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Un articolo deldirettore 
di ^Revolution africaine» 

L unit a 
rivoluzionaria 
Pubbfichmmo farticolo 

che Mohnmed Hurln. di
rettore delta rtvistn • Re
volution ntricnme •, ha 
scritto per tt numoro «9 
(23 maggla 19641 del suo 
settimanale 

. Nun hisn)tn;i Iniiciarc lc 
lappe, ma fursr per tiiicslii 
pnsiinino inlcnerri dal lo^are 
Blrellanioiilc la Inlla ' per la 
jmlipcmlcn/a nn/innnlc run la 
Inlla per lYdilirii/.iniii* s(iri,i. 
lisla? F/ cviilfiile flu- lion -i 
poMiinii ••epnriirc (|iii'-;tc due 
tnppe, pur (lilTiTfnli nrlla te
rn nainra. «pn/a porro in ran-
ea o rutin o I'nllrn ati P*«I*. 
QueMn (• rin^c^nami'iilii di*lln 
e«pcrienza al^critia. Ri«i*rvnn-
<lo , mracrimliciun ruliKinMii 
alia dclegnzionc prc-iedul.i ilal 
segretarin urnrrnlr del P.irti* 
to del lT.L.N. , Mimed H I M 
Holla, i Paesi inrinlUli liannn 
tollo ogni riservn .alTiippliea-
zinne al nnslrn purse della no-
l ionr di Slnlo ili dcninrra/ia 
nazinnnle, Slain In rni naiura 
sociale resin tnllavia aurora 
Improri-M. l/idea •sernniln 'a 
quale I'nnVrniarsi proprp«*ivo 
<li tin regime soriali*ln P e.«rlu-
so <i- In rFv;ilil7.!r.ru' non <• ili-
rella dn un parlilo roniimiMa. 
HPVP e*scre — nrlla -iliiazionc 
altunle — rlvfota r mndifitMia. 

Hifrrrnilo<i all* c«prrien/a 
del noslro pae«c o alTnlturili-
svilnppo ragsiiititn dalln Int-
ta ilrl nn*tro popolo. il Pre
sident? Ben Rrlla ha nic-i-wi 
I'acccnto suila nrrc«Mtn ali un 
nppoppio iii('iiiiili7ionalo ai 
ninvimeuli ili lilirrazinne in 
lnlla contro il loloninlismn. il 
neo colonialismo e rtmperin-
li^mo; egli lin nlTrrmato I'u-
n i l i profonila del prorrsyo ri-
vnltizlnnario ' In • rnrso 'nel 
mondo: -ha sniiolinealn - la 
conrordanza rhe ilrvr CM-HC-
TV fra lul l ! i movimrnli riv»»-
luzionari c i mc7zi ila mcltr-
rc in opera p«*r giiingcrc ad 
una gimtn parr. La ronvin-
zionr manifiMlala il.ii dirimri-
ti dpi par«i sori.ili«li. t* cine 
rhe gli oripnlaiiicnli dell'Msir* 
ria di opji'i snno Mali srelli in 
modn pnnsappvoir p «ar.ititin 
ppr.-H'pnili senza drholrzza. ha 
conlrilmiln a dare allp prc»e 
di posizione dpi M-grctario pp-
tirrale del paniio dc l lT I .N 
una eco c un'influpnza die 
non po««nnn C*MTP molivalr, 
come ccrrano di far rredrrc 
alruni moldrMri cnmmcntatn-
r i , da prroprupazioni tnilirhc. 

I I mondo <oriali.<la c cam-
bialo. I I corso inauciiralo dn-
po il XX f!ongrr««o did Par
lilo comuni«la drU'l'iiionp Sn-
virttra — indip-'nilrnipmrnlr 
da opni pim'izin « I I I IP 5iir 
cau.v profondp p «ullc -in* 
conrlii5ioni — ha failo una 
gipanfr.*ra hrrrria nHIa forir/-
za dpi in/iii \.e vrrrhir fnrnm-
le pri%r ili vila riflui«ri>nn a 
poco a poro jolio la prr«-io-
nc ' ronsiunta «lp||a rrali'i •• 
drlla prrsa di ro«rirn/a drsli 
uomini. I mar«i«li liannn pnin-
prcjo rhr il marxi<mo «i ap-
plica anchc a lorn Keen ilnu-
quc chp la srirnra ha rilrn-
valo i suni il irii i i di fronlc 
alPidrnlozia. - -

I dihailili Milla <iralpsia ri-
guardn all*ini|nTiali«mo c • 
prohlriui po-ii il.ill.i iran-i/ in-
nr dal rapilali-nm al *nriali-
smn nri vari »ril-»ri economic! 
p «nriali. dannn mnlivo a va-
ric cnnirnvrr*ip Virnc ammr*-
5o oasi. in l irshi <ciinri • 'U 
opininnr nri pa«--i •*nri.ili**i. 
chr M* la 5ori.ili/zayiniie dri 
mrzzi di prmliixinnr r una 
conilizintip nrc*.«*ari.i per in-
?laurarr una «nciMa in en! «ia 
bandila Pinranailian/a -i»ri.i-
lc, c**a tuiiaiia nun c. di per 
*r *lcs*a, una condiiionc *uf-
ficirnlc. I<r ira*formazioni ai* 
Itanir-cht* inlcr\rnulr ncllc 
slruilurc dci p i r - i sociali*ii 
hannn mc*»o in «-hiaro nuo»c 
a«pin*zioni aiinrnn allc quali 
si puniiijli/z.ini» IP di-ni«-i-*-
ni dfgli crnnnnii-ti r dr^li 
inVolnnhi: com-" almarc -ina 
orpaniz/azinnr rronmiiira. -"-
eialc p poliiir* ' lair cln* in 
r*>«a niialitnipip citljdinn p<>--
•a 5cnlir»i pjilmnc ilrll.i <iia 
aiiivila in iiiitr lc .MIC fun/io-
n i : di prndnllnrr. di coii*!!-
malnrr c di ntcnibro drlla 
collrllivila nazionalc Non c 
un ca*o - r crni pri>hlrmi rhr 
parc\ann ormai drlinili appc-
na qnalrhc anno fa — ri^r 
quclli rclali%i alia fun/lnnr 
drlla lr*«c drl \al«»rc nrlla 
cennomia ili lri*n*izii»nc. all'in-
lcrr<*anirnio malrri.ilr dri la-
voraiori. alia l»ro parirrijM 
xionr allr drri- inni rieuat-
danli la prndimunr p.al nntln 
dci r»indarali rhdla co*irn/ii»nr 
del «ocia|i«m» — «ono aiiu.il-
mcnlr ojcgriln di una crandc 
vcrilira. 

QucMo . rinno\amrnio del 
pen-irf" *Hiciali-la. do\ulo al-
lc Ictioni iraiu- dajtli crrori 
del pa**jto e allc dimrol l i n-

tnirate ' nulla cdificazione 
lica, eaprimc Fondanicn-

Ben Bella e Kruaciov II glor-
no dell 'arrivo a Mosca del 
presidente algerino 

laliuciiir la con>apevnli>zzn rhe 
il Mtpialismn non e r non pun 
c««rro ^iilaitirnlc una' Irrnirn 
produlliva: la con^ppurnza 
pin posiiiva drlla dpslnlizza-
7iono apli occhi drl Tcr/o 
Mondo h rhe il socialismo o 
sulln via di ri-rovarc, e in 
un modo vantappinM>. In sun 
dintrn^ioMP umaiin. In queslo 
cnnlr<lo. I'allrazinnr rhr pscr-
rila il proprammn del Fronlc 
di Lihrrazionp Nazionale "o-
slilni<re una dimen^innr ntio-
va ron la quale dovranno fa
re i ronli iinti cnloro i quali 
dall'r.«prrirnza dri par.«i *ocia-
li«li c dal lorn conlrihmo a 
una i concrzioiie .- nuovn del-
1'iiomo, non vnplinnn Irarrc 
rhr clrmrnti tinilalrrali: lc 
drfnrmazioni pa*<ppprre e i 
frnnmrni hiirnrrnliri. In ml 
modo »i fa sernprr pin chiaro 
rhr opni viltoria nrlla Inlla 
roniro rimprriali*mo, opni 
nuovn rivoluzionr aiuipra ad 
rsirndrre e a ralTorzarr, nri 
mondo *ocialiMa come in AC-
no ai mnvimrnli rivoluziona-
ri, la di«piM*<ionr drmncraiica 
sni prohlrmi scicnlifici. 

(»li idrolochi drir i int*rr i j -
li.«mo hannn co*rirnza di .pir-
•sin prricoln II lorn arcani-
mruln conlro IV«prripn/a drl 
nn-lrn pai-^r. I.i lorn frndrn-
za a vnlrr far rrrdrrr ad una 
alidirai-innp da parlr drl l 'AI-
srria drlla <ua Ithrrla di mo-
vimi-nln *iillc quc.4iinni idco-
loKirhp rnnir «ni prandi pro
hlrmi drl no*lro Irmpo, le-
<iiiunniann «nlianin drlla In-
ro lol.mla di i«o|arr PAlprna 
i* di r \ i 'arr co-i rhr IV»rm-' 
pin al^rrinn -i riprta allrn-
\ r : r rio prrrhr prr cli ini-
prriali-li il dirillo di <r.*iirc 
lihrr.imrnlr i ' Inro alTari si 
rnnfnndr rnn la pnripripazio-

ue al iiiaiilriiiinriitn drlln 
-rriillainriili) dci pnpnli -rti /a 
di die qiic-.in dirillo dixrrrrli-
lir ai lorn nrclii un non-sen* 
-o. 

Nr ir i 'n ione Sovirlira come 
in llulparia e in Cri-o-. to vac
cina. I'Aliioria hn Irovalo ami-
ri ili-inirrr-«aii drrUI a <o-
-lenprr In -ua r-iM'rirn/a r ad 
.linl.irln -rn/a alriina rnndi-
/ ionr pnliiica. l / \ lper ia ha 
iriMalo ntiilrl drci-I a fnrnir-
le equipat'glnineiiti nrres^nri 
alia M M indu-trinli / 'a/innr e 
a formarr i quadri di cui es* 
-a ha lii-omin prr mm -vi-
lilppo rn-laulr drlla sua fro-
unmia. Qni'Mn aiuln o qii<>-
sia amiri/ia acqiiNiano anrnr 
pin vain re in quant n es.se non 
i i prrlrndnnn piinto cM*lu«ivr 
r ciKirilllve. K-«r hannn inol-
Irc il mrrilo parlicolarc di es-
scrsi pia manifcMalr UP! mn-
menli ditlirili drlla nostra «to-
ria. rior di avrrr prrrrdulo 
la dala drlla no-lra indipen-
drri7n. 

Pra le man in re impprialitte 
mr-«e in alio dtirnnle la vi-sila 
drlla ilrli'siazinnr ahirriua. re 
n'e <<lala una rhr r slala par-
ticnlnrmrnlr in<idin«n: il len-
Iniivn di npporre I'Alprria al
ia Itrnuhhlira Araba Unila, 
Men Rrlla a Nai-scr. ()iir«la 
tuanovra trova la mm nriuinr 
dnlla prelcsn vnlonla dcll'Al-
peria di nssiciinrsi la Irntlrr-
xhip del mondo arnho c del-
PAfrica. 

Mn opnunn sa chc nrma prc-
feritn dcH'impcrinlUmo, nei 
suoi lentntivi di perpoiiiarc la 
sua dominazinne, e quella di 
siMpiiare in modo arlificioso 
rnnlrasli fra i paesi rhe con-

• seuuenlemenle »i opponpono 
alia sua epemonia, per divi-
derli. Mn I'allennza fra la 
HAt ' e I'Alperia ha basi Imp-
po solide, e la mann\'rn b 
Irnppo crossolana perohe es-
sa pnssa irovarc una quaUin-
%'t pro. La prr.-<riiza romune 
drlPAIperin e delln RAU a 
finnco dri mnvimrnli di l i -
herazinne. In Inro azione co-
slanic prr mritrrr a nudn il 
vero vnllo drl sionismo, la 
ferma detrrminazione delta 
Alseria e drlla RAU di non 
cedere mai alle prc««ioni c 
apli allellamcnti (Irll'inipcria-
lismo, rinfnrzando anzi, in 
modo cnManle. le loro i*cla-
zioni con i paesi socialisli: 
snno lull! dementi chr rafTor-
zano anchc Piniila fra i due 
paesi. 

I/Alpcria non ha iniercssi 
da a (Term a re a scapiln di al-
tri popoli. a loro spese di al-
Iri paesi. I .a pnliiica di prr-
stipio come la ricerca di 
una qualsiasi Iraticr-xhip le 
snno estranrr. I I viapstio drl
la delraazinne alcrrina tiri 
pap'-i «opiali«li e una dimo-
slrazinnc evider.te drlla vo-
lonlh drl l ' Mgrria di ainmi-
ni-irarc essa «ic««a i suoi af-
f.iri p di porlare in lal modo 
il suo contrihiiln al rafTnr-a-
menio drl mnvimrnlo di Inl
la conlro Pimpcrialismo •* 
firr In «laIiili;iirnlo di una 
giusla pace nel mondo 

m. h. 
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GUIDO CARLI 

Guido Carll , ••* ' . 
' ' • < '• 

' Prima di abbracclare la speciality per 
o n eccellc. pochi sanno che Carli peu.so 
soriamentp di dedicurst agli ' studi di ft-
losoftu tedesca. che ritponrfouo a quella lor 

La banca e il suo cilicio 
i \ 

farla a sortite una volta a maooio. da'.'alto 
del si'giiio di (iraiuie burocrate della'fi-
niuiZQ c immno i partiti del cerifro e deMa ' 

. , . destra se to bouo conleio per anni, • eal* 
te cupacild di astrazionc che a tratlf yli , ha sempre fatto parte per se stesso 11 suo 
invetra lo sauardo • Cost un suo biouralo 
e.slemporaneo II mondo perse nn filoso'o 
e acyulstd un banchlere. nono\tante quella 
forte attrazionc e i lunghl studi flhsoflii 
compinti in German.a Gmdo Carlj. 50 
aiim. brp.sciflHO, da 4 anm qooematore 
dt'lla Ham-a d'ltalta. Indtcato a sneceder-

partito e la. nelle • Couxidero^fonl finall •; 
il profitto che tutto wuove e che tutto ar-
resta se cade al di solto drlln • produltlvitn 
media del slxtemu » 

Fu mimstro. ma non di parte nel *5? 
(Itoremo Zoli), mimsiro tecnico al com-
mercio con festero e di quel pcriodo re

fill da Donato Menichelln che lasciava il sfano due impennnte mcmorabill espresse 
• qoverno della lira, in un clima. nriinoi 
di scandali tinan:iari (era I'epoca della 
spericolata scalata in Borsa del finanziere 
di Paternb, mllunese di adozlone. Miche-
lanuelo ViraifUtoJ ' >• •' 

Di (Hi si dMse ™bito che era U banchlerP 
r/Cjid anni '60. notichc esvresslane dei ymp 
pi rnnnopoli.stici pf» dnamici — nono.stan 
te ccrta sua avversione per le autoslrade 
non •rtitipufn da una prolonda amicuta 
per I'uomo del cemento — dinnmc: i'i 
contrapposfo a quell! pli'i grettl e conser-
vatori E dal suo arco. ma e tempo andato. 
qualche frecda scoccb contm la rendita 
fondiaria urbana. alia? la sDeci/ln?/onp im-
mobdiare • C<cnio della finnnza • per la 
piibblicisftca ii'/iopraffcii. tecnocrate educato 
alle teorie economiche e finanziarie dernier 
cri. (ii iiu .si dtfie che avrebbe certu ab-
battuto i fiibii (Jn SIIOI predecessor!, t Ale-
mchella e yd fTindiidi. rironoxcewfo nella 
inflazlone un'allenta potente del profitto 
(L'inflazione manovrata — ria'i'iumendo il 
tno penslero — ncoxfi'iilsre I marjnnl dl 
orofitto perduli nelle lotte salariali) 

E' uomo confaddittorio. priva di -itniva-
pome perchf> male si intona ai pittoreschi 
pcrsonangi che a volte popolano il salotto 
letterario della moglie. ma non priro di 
rodenti critccl La • politico - preferisce 

la solldarieta afl'amico Rouer- Peyrcrttie. 
fautore delle - Chitiri di San Pietro -. al-

. lora ounetto di un forle attacco vaticane-
sco: so.sienne J'e.sioenra deoli ^cambi con 

v('Esl, in piena • u»erra fredda ~, i e la 
espresse in una clamorosa intervlsta ' Ma si 
era nel 'SH e pli Stau Vniti e i paesf oc-
cidenfafi erano cadutl in )ase recessiva 

Sprepludlcato? Enfant terrible? No. sol-
tanto sieerdote. non baccdetfone. del si-
sterna, uomo chc aveva gia rlcoperto carl-
che important e candidato in pectore alia' 
Banca d'/faifa, e per.tirio srJih'o o*f pub-
bllclta Homo contraddittorio di lul si parln 
come di -uomo fatto a strati., da unu 
yarte csvendo il tecnocrate dalle analhl ful-
mlnnnti. dall'altra la • creatura atremu-
mente delicata. ci/noja. an.iio.ta. rifrosn e 
sfrid/(, di penombre . Un pelfo /aiciiano' 
Che si attaglia al suo rolto rude e voli-
tiro, ntratto supra lo sfondo di un 'San 
Sebaxtumo trathto. e alia immaglne, forse. 
della moglie ptttnee e poefesia. lul stessu 
anima inquietamente umanistica. E bene 
«i addicono quelle frccce sanquinanti che 
straziano San Sebastiano. poiche la • Banca 
e il suo cilicio -. 

Ascendendo alia carlca dl governatorc 
nel '60 cgli ha dato I voti. E col voti son 
venuti I cmcci. (Addlo Guido. gli dice nel 

commiato accorato it suo amico Montanclli, 
non ti uedrd piu al tavolo delle osterie 

• romone che tanto ti piaceva frequentare. 
' Sono arrlvatl I tempi della vita austera, dei 
• itiiyoi important!, dri con.se.ssi moneta'i i"-
ternajianali, per quella integrazwne ehe 

' pure rlduce I - margini di errorc del si-
itema », tempi stn'afi soltanto dalle penom-
brp della routine '/i/ottilicina, borphese. delln 

-routine cbe a rolte indud/e a denunce 
distratte o • dfrne*cate • del proprio im-
uoriibt'e al fisco. crncci pasteqgeri e ri.so.rt 
con una lettera didattica al piornale che 
impnuicnte segiwld la svista dl Cariit 

. Cmcci lievi L'uomo che firma le lire, mn 
' che tratta soltanto cl/re dl mlliardi. hn ii 

grave cruccio del • sistema • della arialisi 
e sfntesi chp dene quadrnre. per tnnati 
senlimenti nonche (ilosofici. estetici Una 
ttiqmate lasciata dagli studi dl /i(oso/to te
desca. I'antica pas.sione chc ancora gli • in-
cetra lo iquardo •. 

/( primo cruccio di Carli sono i salari i 
quali - si collocano nelPeyiitlibrlo mone-
tario — egli dice — come una uarinbile 
autonoma ~. Essi perclo sfuqqono al con-
trollo sistematico dell'autorita monetarta. 
contro di essi si infrangono molte eleganti 
- sistcmazwnl *, ma il risultato e una n-

e far taccre il cruccio (suo e anche di 
Cicogna), 

Ma ce un altro cruccio, la scala mobile, 
(ji.csto . meccanlsmo aberrattte », creazione 
- cunquista della classe operaia. • Gli au-
im'nft salariali — cgli dice — non possono 
essere correitt faumtllati. n d .rj dal •noul-
mento dci prec^i (dalla inflazione, nd.r.) 
quando eslste un meccanismo di scala 
mobile - Cosi concluse lo scorso anno {ma 
tl ro^co .4tiinin;iafn di Ceccano, lorse sa-
pcra on. I'lina e I'altra cosa) 11 capolavoro 
\n1Uizianistico. atto a ricntturarc il profitto 
('Come iesperienza dimostra • egli dice) 
si inliamieva contro quel meccanlsmo E 
quest'anuo nc hn chlesto la reclslonc. ossla 
lo vnaturamento 

Coi salari ridotti a una costante, inqua-
drati nell'ascctica produltivita media, e 
con la scala mobile abolita o stiattirata. ccco 
che la costrti^ione del sistema potrebbe 
dirciiire perfctla Quale capolavoro' E' un 
ritorno quasi alia cosa in s-r. che in se 
ri.s-olre (e contraddizionl del rcale. Un'ih 
lusione. appunto. E lo sguardo si invetra. 
(Gia. chc fare? Sara difficile mettere a 
partito la • variabile autonoma* e ('* aber-
ranfc nieccani.smo -;. E pot non e compito 
del govcrnatore nspetto^o. fare politica. 

ruzione barbara di fulangi di consnmatori ma solo compito e quello di irtdicare. pro-
..^iiv :„ _ .• ,.,.. r*x— p o r r c c p0i tornare al suo cilicio. E nel 

segrcto del pnlazzo nmberttno. sotto il qua-
dro di San Sebastiano, preparare le uiuno-
vre sottili, contro lo *.spettro delta (Iqitl-
dife. • combnttpre. stampar moneta. soppesar 
la bilancia ((juclla dei pmuimentl) scossa 
dalle . irruzionl -. ma sempre con quel due 
cruccl segreti nel cervello chc neanche le 
stravaganti scrate Ictterarie famlliari rie-
scono a togliergli; e lo si vede, dallo 
sguardo invctrato. 

nell'economia carente e improvvida Che 
fare? Carli lo fa capirc: di queste rnrfabfli 
autonome e rtbelli, bisogna fare delle co-
stanti, modi/?cabi(t soltanto a piacere del 
sistema 

Lo scorso anno si limitd a perorare la 
• politica dei redditi », come 11 solo mezzo 
di superamento dell'inaccettablle dilemma 
(il suo solo dilemma, n.d r.) fra la disoccu-
pu-rione da una parte e I'inflazlone dall'al
tra Qucst'anno, a superamento, ha elite-
sto il blocco dei salari e dei contrattl, per 
rendere effettuale la - politica del redditi -. Romolo Galimberti 
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Tradotto e pubblicato dagli Editori 

Riuniti il saggio del francese Verret 

MARXISTIE REUGIONE 
La quarta tesi di Marx su Feuerbach 
Morale proletaria e leggi trascen-
denii - «La coscienza reljglosa e 
ancora capace di rifletlere esigenze 
di riscatio sociale, di progresso?» 
Atfeggiamenfi contemplativi e atteg-
giamenli mililanti - I credenti pro-
gressisii 

Les marxistes et la religion 
e. il titolo originate di un in-
teressante saggio del compa-
gno comunista francese Ml-
che Verret. pubblicato recen-
temente in Italia con il tito
lo: L'ateismo mode mo (Edito
ri Riuniti Enciclopedia tasca-
b k 71. Roma 1963. pp. 295. L 
1000) II Verret innanzitutto. 
e soprattutto nella prima par
te, sviluppa la critica marxl-
sta alia religione in generate 
partendo dalla famosa - quar
ta tesi - su Feuerbach di Car
lo Marx, che conviene citare 
per Intero: - Feuerbach pren-
de le mosse dal fatto che la 
religione rende I'uomo estra-
neo a se stesso e sdoppta it 
mondo in un mondo religioso. 
immaginario. e in un mondo 
reale II suo lavoro consiste 
nel dissolvere il mondo reli
gioso nella sua base mondn-
na Egli non si accorge che. 
compiuto queslo lavoro. la 
cosa principale rimane anco
ra da fare 11 fatto stesso che 
(a base mondana si dtstacca 
da se slessa e si stabiltsce 
nelJe nurole come regno In-
dipendente non si pud spie-
gare se non colla dtssocia-
zione interna e colla contrad-
dizione di questa base mon
dana con se stessa Questa 
deve pertanto essere comprr-
sa prima di tutto nella sua 
contraddizione e poi. attra 
verso la rimozione delta con
traddizione. riuolti-rionata pra-
ticamenle ». 

Nella prima parte del suo 
libro (• Le ragioni della fe-
d e - ) il Verret sviluppa acu-
tamente la tesi di Marx — 
per quello che concerne la 
compren=ione del - distacco 
da se stessa *» della - base 

mondana •» per la sua - disso-
ciazione interna-. II «ca-
rattere umano delle religio-
ni -, il fatto che «Dio non e 
mai stato altro che la proie-
zione ideate dell'umanita -, e 
di una umanita lacerata. dis-
sociata, - alienata», soffe-
rente, 6 argomentato dal Ver
ret in modo molto serrato. II 
- rapporto sociale determina
te fra gli uomini stessi.. as
sume per gli uomini la forma 
fantasmagorica di un rappoi-
to tra cose - (Marx): si tra-
sforma in feticcio -Vale a di
re che gli uomini hanno per-
duto ogni controllo sulla loro 
vita La loro vita appare 
estranea a loro stessi; Ii su-
pera e li domina Essi sono 
alienati. come dice Marx. . 
In preda alYimpotenza e al-
Vignoranza, vivono la loro 
stessa storia secondo la form:i 
della trascendenza ->. 

La battaglia 
del proletariato 

E' da osservare pero, gih a 
questo piinto. che la - proie-
sione - del mondo fuori dal 
mondo. la forma religiosa 
della coscienza sociale e sta 
ta canca di differenti. ed op-
posti. contenuti di classe II 
Verret lo osserva. e piii di 
una volta - I/universality 
della credenzn religiosa in 
una data societa ha soltanto 
per effetto di dare alle con 
traddizioni soclali una forma 
religiosa I conflitti umant. 
nati da interessi sociali an
tagonist!, vi prendono sem-

plicemente delle apparenze 
divine ». • 

II proletariato, per6, - fe 
- classe atea ->, in quanto nou 
ha bisogno di nessuna - misti-
ficazione - religiosa per con-
durre la sua battaglia rivolu
zionaria Poiche il proletaria
to si propone di - rimuovere 
la contraddizione ». di •• rivo-
luzionare praticamente •> la 
societ.i sanandone le lacera-
ztoni, di rendere in concreto 
I'uomo padrone della sua 
storia. e tutto proteso verso 
la comprensione, e la trasfor-
mazione. di questo mondo 
Non ha nessun Dio da invo-
care, deve fare appello solo 
agli uomini Con ci6. non si 
vengono in alcun modo a per-
dere alcuni valori che aveva-
no avuto per millenni forma 
esclusivamente religiosa, co
me 1'- amore del prossimo », 
lo spirito di sacrificio. 1'al-
truismo. 

Trovo molto, molto belle le 
pagine che it Verret dedica 
alia morale proletaria, terre-
na. marxista. E" una morale 
piu elevata di ogni morale 
chc si richiami a un assoluto. 
a una legge trascendente. E 
cio, essenzialmente, per ra
gioni obiettive - II proleta-
rio.. non puo essere veramen-
te buono per se stesso se non 
lo e anche per gli altri -: I 
proletari - non nossono essere 
felici in paradiso a flanco 
deH'inferno - Di fronte al-
1-amore modcrno - (la fra-
ternitfi operaia), - I'amore re
ligioso manca di statura -», 
perche non pu6 liberarsi dal-
l'idca individualistica della 
- salvezza personate •>. Non 
c'6 redenzione individuate. 
ma solo collettiva. per •' pro

letariato; lo stesso concetto 
di Individuo viene portato 
piu in alto viene conservato 
e riscattato dopo una sua ne-
gazione. 

•> Non mi sono perduto nel
la meditazione della morte. 
Mi constdero un poco come 
una foglta che cade dalPnlbe-
ro per formare del terriccio. 
La qualita del terriccio di-
pender?i da quella delle fo-
glie. Parlo della gioventii 
francese a cui affldo tutta la 
mia speranza -. Ecco come il 
comunista Jacques Decour, 
(citato da Verret) espnmeva 
la grande idea terrena della 
anonima sopravvivenza del-
I'individuo oltre la morte. at-
tendendo la fucilazione. 

Domanda 
cruciale 

Per\'eniamo cosl alia do
manda cruciate: -Oggi . la co
scienza religiosa e capace an
cora di riflettere esigenze di 
riscatto sociale. di progres
so? -. Michel Verret non ne-
ga che vi siano spirit! reli-
giosi progressisti e rivoluzio-
nari: lo mette anzi in forte 
rilievo Egli scorge in molte 
coscienze religiose - la nostra 
stessa aspirazione sotto altra 
forma, mistiflcatn, ma In un 
certo senso identica -; di piu, 
mette in evidenza che il di-
verso contenuto che la forma 
religiosa e in tante coscienze 
venuta assumendo e - una ri-
sposta alio sviluppo impetuo-
so della pratica socialista e 
atea -. - L'ateismo e diventato 

Due libri di Longo e Secchio sulla Resistenza 

Verso Vinsurrezione 
Si parla molto della Resi

stenza. qualcuno utrt irora che 
se ne parla troppo Ma non 
iono certo t JIO'(ini che si 
lagnano It t'oppe fesiimo 
rjiaru-e. sono q'(Pl(i che te-
mono emerqano tuttl quel 
quCMIl <!Orn | DO'lttri. ÔCId 
II, che ou'tono p'op'io dal
la nal'i'o e dai Mm della 
Ue^i"tenza I jtornni Dt'it-
tovio e a q»te»ti ne.xM che 
baduno pcrno t piu che 
mai oppci ' ino anrta'e al di 
I<i del'Vpt.vodio. rtchtamare 
quelia vtsione d"in«ier-je e 
quei lemi fondiimentafl che 
soli pO\<ono dare una ri-
xpoita alle dowande piii na 
I'irali e rere quale cmpiez-
;n ebbr la lotta armata ii II-
berazwne qna'e lotta po'nt 
ca e<«-(i conipo'tn, q^ali oro-
spcttiif t̂ detie 'o at'-»bbe 
pof.to iar*if Sard il modo 

•rnn.'tnv per • • cerb'are . tl 
rrntertnnle 

Ot'rja""0 qui la sepna'a-
zione in oa'iico'are per unii 
nnora tjmrrn?ione di tetto 
rt, di 1ue opere che nlutano 
dnrrero a una comprensione 
generate. . it coin met to di 
Ptetro Serchia. • Aldo dice 
26x1; cronlstorio dell'in-
surrezione del Nord (Feltrl. 
nclll, V. E., U 300) c Pompia 

nerorazlone dl Lmgt Lon
go. ' Un popolo alia mac-
chia • riajampijia ora dagli 
Ediion Ktuniti fpp 362. L 
?.iOf»' che e slata la prima 
•itorta della riesntcnza e 
fitiora conserve la freschez-
za e la drammaticitd dt una 
lestimomanza non superata 

Ptetro Seahia. oltre ad PJ-
tere stuto uno dei protaponi 
«tt della guerra di Iibem-no 
ne. e uno storico de'lo Kesi-
itenza tra i pin vatorosi. e. 
cio chp forse ancora piu con-
ta. di qi.etli pe» cnl quet ven 
ti mesi non «pno un sempltee 

,- matpriaie 'ii studio ma un in-
centit'0 reale a un elabora-
zione *tonco politico atfiale 
In q'.eito M>O ultimo lib ro c'e. 
sU nn lema spectlico. affron-
tato con estrema ricchezza dl 
dati. il momenta della tase 
culminante. la preparazione 
e lo iroppto del morimento 
insnrreztonale. segmto nel 
.Vord (Torino. Genoro. Mi-
Iono Venecia) ottrocerso 

. '"esperien-ra preliminary del-
le qoatlro oiornate dl \apol i 

• e delta baftaotla di FUenzt 
Ma c> una conclusiont che 
vale la pena di ram men tare 

Secchia rieorda, dopo aver 
dlmostrato la tua ntcetslta 
sla politico chc miiitarc, ch« 

Ciruurrezione fu unitano e 
nazionale per gli obietttui che 
si poneia E non erita una 
iomanda che proprio i gtova-
ni connyagni ci fanno, e JII.-
siamenre fin^'irre^ione na-
:ionale si ponera lobiettico 
•lei *.0'\a'i-«nio"' Pietro Secrhic 
ri^ponde. * So. 1'inxnrrezto 
ne non 'n lotta per la rii-olu 
zione <ocwlista. ma lotta pe-
la ronqm.ita 'Jeite Iiberia de 
mocratirhe per pli opera* Ppr 

i contadinu oer i lacoratorl 
per le classi oppresse. tu lot
to per reahzzare profonde 
riforme soctali • E agpinnae 
dopo arere — cib che e es-
senziale — moftrato sta lam-
piezza sta I limit! del moro 
insn rrezionate. e il contesro 
sociale m cui esso si svtlup 
po • Xexsun iirigente poli
tico e militare responsabl-
le dell'antiiascismo milttanie 
aranzb mai neppnre l'ipote>i 
di tentflre un morimento in 
siirre-rlonale contro le truppe 
alleale o di spezzare le bar-
nere che le forze occupanti 
ponera no ult'araruata della 
democrazla, con dei cotpt di 
forza 

Un movimento InturreztO-
note, in quelle condizionl, da. 
ta la ittperiorltd schiacdante 
delle forte anglo-amerlcane 

e la disposizione dei ceti e 
dealt schieramenti politici 
nel Pacse. avrebbe *;am'ira-
to battere la testa contro il 
mtiro. ro'er la'e affouire nel 
\nnu>ip una rittonn e un mo-
riniertto che rapprev**'H<.ra it 
rero Risorgimento deU Italia 
\on esiztera alcuna po««:f»i-
fua dt prpndrre quella slra-
da Anche nn ragazzino lo 
arrebbp compreso Un pro 
b'ema dt tale p e n c e non £ 
mai esi.vfito - (I p^oblema era 
-jnello di una rottura con il 
cccchio o'rf.ne e t'lnstanra-
zione di una effeitiva demo-
crazia. su cio. su quanto si 
e reaficcafo. la discussion* 
e aperta. e, piu che iiscussio 
ne. una lotta politico che si 
wpiri alia Resistenza e porti 
acanti i suoi obiettiri 

11 libro di L'.iui f ongo e. a 
»'.a co.'ta. uno cronara KICIS-
sima delta guerra guerreggla 
ta Dopo questo dorumenlo 
obbtamo aci.ro a dtsposirione 
Jtorie oiu a ni pie e or^antche 
'boMi penxare al capolavoro 
stonoarafico dt Roberto Bat
taglia - del quale uscirfl pre
sto una nuoro edUione — a 
cui lavorava negli ultlml 
mesi della sua intciua pita 
il nostra compianto amico), 
ma - Un popoto alia mac-

chta -. lorse propria perche ancora le risorsc infinite che 
--rrirto all*indomani stesso 
della Liberazione. e scritlo 
dal cOfrmndanre g"nerale dci 
uaribaldmi conserca un suo 
^apore fresco, e un suo colo
re. an:itntto Dpr i atorant 

Lonpo si e arvcho. per la 
stesura del libro otreche lei 
ricordi personali. ~lel materia-
le piu p'ezioso cosuiuito dal
le relaziom dci comandanti 
partlgiant, dalla miniera dei 
aiomah clandestim dai do
cument del C L X e at.'enti. 
dalle Jen ere dei combutienti 
e dei condannati a morte, dal-. 
le testimomanze «critte rese 
dal nemico. circoian del pre-
'etti repr.bbliehini, foyli dor-
dine dei ca pi lascisti delle 
bngaic nere, di«po«izioni del 
redesro occHpante 

11 iono della narr02ione e 
eptco r aneh'esso\ ahmentato 
da tutto Questa r.iesse di tatti. 
nof!7t<. resoconti di bartaulta.' 
restituisct il clima trnpeti- ' 
bile det mesi in cui prima 
mlnoran-re erolche. pot mas
se sempre pin grandi. tn/ine 
un popolo intero. combotte-
vano alia * mocchia • la guer
ra piii sentita e sofftrta An
che qui coipiicono il caratte-
re unitario « nazionale della 
lotta di !ibera*rion« mn piu 

spripionano da una solidane-
td. da una incentive, da una 
capocitd di rioresa e di slan-
c;o. che sono stale le doti 
ste^se del popolo italiano nel-
la Resistenza. 

• Fateci sapere che cosa vi 
serve nelle lormaziom- noi 
ve lo procureremo •, scrirono 
un gruppo di ragazze di So-
vara at paaiptam delte ralli 
vicine E -Mussodni. nello 
steiso torno di tempo — au-
tnnno 1044 — mria un tele-
gramma at suoi aguzzim cosl 
coneppito: * Poiche taluni leo-
ni repetariani continnano a 
parlare di un'eccessiva indul-
aenza del Qoremo della R S *„ 
stete ' prepoti di mandare i 
dati delle esecuziont avrenute 
di cinili e mitttari con pro-
cesso sommario dat I otto-
bre in poi •. 

Sono due. tra 1 mille e mil-
le. doenmenti olterti dal li
bro di Lwipt Lonao e che n-
flettano il clima at quel tem
po. la posto in pioco, la d>i-
rezza della lotta e lempito 
di quella epooea Ecco perche 
questa ristampa e uno stm-
mento imporfante per la eo-
noscenza delta Resistenza 
cent'anni dopo. 

Paolo Spriano 

l'educatore della religione... 
gli atteggiamenti contempla
tivi cedono il passo agli at
teggiamenti militanti. sempre 
piii spesso a servizio dl espli-
citi impegnl. Si da alia leg
ge d'amore un contenuto po
litico, alia carita una dimen-
sione sociale sino ad altera la
sciata riell'ombra.... II farisei-
smo religioso (telle classi do-
minanti e criticato senza pie-
ta dagli stessi credenti: si 
pensi. per esempio. a Rouault, 
a Bernanos. a Bergman, a Fel-
lini. a Mauriac, u Kazantza-
kis... La condotta di un cri-
stiano progressista somiglia 
spesso a quella di un comu
nista... ». 

Ma perche tutto cib pu6 ac-
cadere ed accade? Per uno 
svuotamento della religione 
dei credenti progressisti. che 
«lottano oggi per I'uomo in 
nome di Dio •», ma •> lo faranno 
domain in nome dcll'uomo ->, 
e basta. e che, perci6, di fat
to, - hanno cessato di credere 
rcalmente in Dio senza sa-
perlo -? o per la liberazione. 
sotto l'urgenza dei fatti. dei 
tempi, delle lotte, del uucleo 
positivo di alcuni valori con
tenuti neda loro fede religio
sa, e non identici (se pure 
vicini) a quclli del marxisti? 

II Verret propende netta-
mente per la prima tesi; chi 
scrive, per la seconda Di-
chiaro subito che la seconda 
tesi mi sembra confermata, 
anzi imposta, da una consta-
tazione di fatto: cioe dal fatto 
che esistono oggi coscienze 
religiose, e non solo formal-
mente!, che nella loro fede 
trovano profonde esigenze 
rivoluzionarie. Dichiaro perd 
anche subito che la seconda 
tesi presenta grouse difficol-
ta, e imphca I'approfondimen-
to e lo sviluppo di qualche 
punto della dottnna marxista. 
Si dovrebbe guardare piu in 
fondo alia •• previsione fina
l e - contenuta nella -quarta 
tesi - di Marx su Feuerbach, 
chiedcndosi. ad esempio. se 
rimuovendo la contraddizione 
del la' base mondana con se 
stessa (cloe, costruendo il so
cialismo). e con cio facendo 
scomparire la causa dello 
*sdoppiamento del mondo*. 
non rimanga tuttavia la pos-
sibilita di punti di vista sen-
sibilmente diffcrenti, e se uno 
di questi punti di vista po-
tra chiamarsi ancora, se pure 
in senso assai traslato. -senso 
religioso* della natura e del
la vita -

Le previsioni finali non han
no perd. a mio awiso , un in-
teresse centrale; il Verret. io 
credo, fa convergere troppo 
su di esse la sua attenzione, 
mentre si sarebbe desiderato 
un esame piu approfondilo dei 
processi opui in corso Sono 
prfjcessi nuovi. original!, tal-
volta inattesi e sconvolgenti 
(si pensi al pontincato giovan-
neo, del quale il Verret non 
ha potuto tencr conto. avendo 
scritto il suo libro nel IDfiO. 
prima dceli atti deci-sivi del 
grHnde Papa': esst impongo-
no una rifle*sione molto se
n s • Scriveva Lenin a Gorki 
nel 1913- • Oggi. in Europa 
come in Russia, opni difesa. 
sia pure la piii raftlnata, la 
meglio intenzionata. ad ogni 
giustiflcazione dell'idca di Dio, 
conduce ad una giustiflcazio-
IM della reazionc-. Sarebbe 

pura pigrizia mentale, e non 
fedelta al marxismo, se i mar
xisti italiani, oggi, si lascia.6-
sero guidare nel loro gludl-
zio e nel loro orientamento 
ideologico-politico da questa 
tagliente asserzione dl Lenin 
(che aveva le sue valide mo* 
tivazioni in una valida pole-
mica con i - cercatori di Dio -
in un momento di riilusso del 
movimento operate). La via 
giusta mi sembra quella indi
cate da una famosa tesi del 
nostro X congresso, recente-
rnente npresa e sviluppata da 
Palmiro Togliatti nel suo di-
scorso a Napoli del 15 marzo: 

- La nostra coucezione del 
socialismo si fonda anchc sul
la coscienza di certi valori: 11 
vaiore della pace fra i popo
li, della solldarieta e della 
fraternita fra gli uomini... del
la fine dello sfruttamento ca-
pitalistico. di quella che noi 
chiamiamo in generate la 
cmancipazione del lavoro e 
quindi una societa di uomini 
veramente liberi. veramente 
uguali. Tutti questi sono va
lori socialist!. 

Un discorso 
ideale 

-Ora. in una coucezione cri-
stiana esistono valori corri-
spondenti a questL.. sofferti da 
tutta una parte del mondo 
cattolico, il quale oggi com-
prende che bisogna organiz-
zare una societa su basi diver
se, una societa in cui questi 
valori vengano rtconosciuti 
come il fondamento della vi
ta collettiva ... A colui che k 
convinto cattolico... non dob-
biamo dire: Noi ti vogliamo 
portare verso il socialismo e 
quindi lascia stare quelle dot-
tnne. ma dobbiamo dirgli: 
Quali sono i valori che vuoi 
realizzare quando parli di una 
societa cristiana?*. Questo — 
si badi bene — e un discorso 
non solo politico-pratico, ma 
anche ideale, in quanto e ba-
sato sul riconoscimento che U 
cristiano (il credente) e oggi 
come tale portatore di valori, 
-corrispondenti- ai valori so-
cialisti Le implicazloni ideal! 
di questo discorso attendono 
ancora. io credo, una vera e 
propria analisi marxista. 

L. Lombardo-Radice 
Po«it-sc*ipium Ho scritto que

sta recemione qualche tcllima-
na fa; dopo averla tcrttta, ho 
avuto modo di Uggere tin una 
traduztone italiana) it rappor
to tcriuto a Mosca nel nav*m~ 
bre 1963 dal compagno lliciov 
su ' La propaganda atelsUca nel 
Paese e te nitsure per tnfenii-
ficarla *. lliciov parla di una 
rehgiont reaztonana per sua 
natura: • oggi. enme nel passa-
to, ta religione uccide neirtio-
n\rt I'elemento rolltlt'O, altivo e 
creattvo. ' Un uflatto Oiudi-
zio. derivato probabilmentu da 
alcuni fenoment religiost at-
tuah nell'URSS. non pud esse
re in alcun modo generalitzato. 
anche se coitiene una parte di 
renin L"c»per-|cnin atluale nel-
VEurova occidcntnle f Italia, 
Frnncini ci "in fnlto conoscere 
ta predtcaziont delfimpegno 
lerreno. della rcsponsabtlttd 
dell'uomo qui e oggi. in forma 
religiosa Ibasti pensare al oe-
sutld Tetlhard de Chardin, e 
alln sua visinne dell'umanita as. 
sneinta che. portando avanti 
fevolutione, • completa il Cri. 
sto .). Ma € un discorso 4m ri-
prendere « appro/»*Mf*f». 
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