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SETTEMBRE 1920 
Una battaglia difensiva 
e non una battaglia offensiva, 
un sussulto di riscossa 
proletaria inserito 
in una f ase di discesa 
del movimento rivoluzionario 
e non un momento di avanzata 

L'argomentazione storiea 
» 

di questo giudizio 
in un saggio di Paolo Spriano 

Opera) della « Lancia » a una postazione armata sul tctto dell'officina, durante la 
oceupazione delle fabbrlche nel settembre 1920 

L'OCCUPAZIONE 
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Non a caso tutti i recen-
sori che fino ad oggi si so-
no espressi con una valuta-
zione - positiva '• intorno al 
saggio di Paolo Spriano su 
L'occupazione delle fabbri
che. Settembre 1920 (Tori
no, Einaudi, 1964,-pp. 213, 
L. 2000) - hanno posto al 
centro dell'attenzione l'aria-
lisi e la risposta che questo 
libro fornisce intorno al 
grado di maturita della cri-
si rivoluzionaria del primo 
dopoguerra e al posto che 
in essa spetta all'occupa-
zione delle fabbnche del 
settembre 1920. E' questo 
infatti il centro dell'indagi-
ne di Spriano, il punto co-
stante di riferimento per la 
eoscionza dei contempora-
nei e per il giudizio storico, 
quello sul quale si verifi-
cano gli stati d'animo delle 
masse non meno che i pro-
gramini e le affermazioni 
dei gruppi politici. B la ri
sposta ' di Spriano,' assai 
tihiara ed espHciti al term:-
ne di una - indagine m >lto 
accurata e di una rievoca-
zjone articolata e vivace, si -
colloca in una linea di re- ' 
visione precisa che comin-
cid ad emergere gia all'in-
domani dei fatti. L'occupa
zione delle fabbriche del 
settembre 1920 non costi- . 
tul il punto piu alto della 
crisi rivoluzionaria, non fu 
la grande «occasione ri
voluzionaria > prescntatasi 
alia classe operaia italiana 
nel primo dopoguerra Es
sa 9i colloca piuttosto sul-
l'onda di deflusso del movi
mento rivoluzionario, co«ti-
tuisce un episodio di com-
battivita operaia inserito 
in una fase di sviluppo del-
Toffenslva reazionaria. 

f 
Come abbiamo gia accen-

nato, questo giudizio di 
Spriano non e assolutamen-
te nuovo, almeno dal punto 
di vista formale. A simili 
conclusions soprattutto per 
quanto si riferisce ad una 
di versa accentuazione e so-
stanzialmente ad una collo-
cazione in un momento pre-
cedente dell'acme rivolu
zionaria erano gia pervenu-
ti numerosi scrittori in se-
de di critica politica. E, ol-
tre a tutti quelli che Spria
no . accuratamente ricorda, 
occorrera citare la lettera 
di Gramsci a Zino Zim del 
1924 pubblicata per la pri
ma volta dopo la stamps 
del libro di Spriano che 
sottolinea le condizioni di 
disorganizzazione politica 
nelle quali la classe operaia 
italiana intraprese nel set
tembre 1920 l'occupazione 
delle fabbriche. Cid che m-
vece e nuovo e importante 
nel saggio di Spriano e co-
stituisce il significato piu 
effettivo di questo lavoro e 
1'argomentazione storiea di 
questo giudizio. il procedi-
mento di analisi col quale 
arriva a renderlo esplicito 
e a farlo risultare come 
calato nella cnnclusione del 
processo dei fatti. . > .: • 

Gli sono di aiuto in que
sto i documenti < inediti 
tratti dall'archivio del mi-
nistero degli interni e del-
la Banca Coramerctale. lo 

studio minuzioso. della 
stampa del tempo e deile 
polemiche politiche che si 
intrecciarono con l'occu
pazione delle fabbriche. Ma 
va rilevato come soprattut
to .'gli abbia giovato una 
analisi che mantiene uniti 
e in stretto contatto plani 
e settori diversi della realta 
storiea, le correnti diverse 
del movimento operaio non 
meno che gli inteiessi e la 
linea di azione degli indu-
striali, l'opera delle for/.e 
di governo, e in primo luo-
go di Giovanni Giolitti, 
non meno che il senso com-
plessivo dello sviluppo del
la situazione economica ita
liana e intemazionale. 

Spriano parte nella im-
postazione della sua ricerca 
dagli inizi della vertenza 
metallurgica della prima-
vera del 1920, quando gli 
industrial! meccanici si ri-
fiutarono di aderire • alle 
proposte della FIOM per 
un aumento dei salari degli 
operai metallurgici che li 
adeguasse ai livelli rag-
giunti dai salari operai in 
altri • settori industriali. 
L'opposizione degli indu
striali aveva un certo fon-
damento oggettivo nelle 
difficolta attraversate dal-
l'industria siderurgica e 
dalle fabbriche piu stretta-
mente legate con la produ-
zione di guerra e, in parti-
colare, con la complessi-
ta nell'approvvigionamen-
to del carbone e delle ma-
terie prime. Essa < mirava 
anche, per6, a costituire 
una pressione indiretta sul 
governo di Giolitti. di pro-
testa contro la rigida po
litica tributaria che questi 
aveva inaugurato in osser-
vanza del programma post-
bellico annunciato nel di-
scorso di Dronero e di sti-
molo perche stabilisse una 
tariffa doganale di ispira-
zione fortemente protezio-
nistica. Inoltre. essa non 
rifuggiva piu da una prova 
di forza nei confront! del 
movimento operaio orga-
nizzato, del quale intende-
va colpire in modo parti-
col a re alcune conquiste sin-
dacali e associative. -

L'occupazione delle fab
briche come misura di lot-
ta da parte degli operai 
non giunse improvvisa. ma 
non sappiamo neppure 
quanto s;a stata soppesata 
e meditata da parte dei di-
rigenti sindacali. Si profild 
inizialmente come ostruzio-
nismo di fronte al rifiuto 
degli industriali a trattare 
e si precis* definitivamen-
te di contro ad un tentati-
vo di serrata. Ma quando 
fra il 1. e il 4 settembre i 
40O-500 000 operai metal
lurgici occuparono gli sta-
bilimenti, fu come se un 
grande simultaneo movi
mento averse scosso tutta 
l'ltalia E* un pregio assai 
notevole quello del lavoro 

, di Spriano. che pure punta 
in misura prevalente sulla 
caratterizzazione del . mo
mento storico attraverso 
una ricostruzione della 

' analisi politica, di avere ri-
- portato alia luce gli episo

di di cronaca operaia che. 
aeeompagnarono l'occupa-
zione, Tentusiasmo. ora piu 
festoso ora piu contenuto e 
austero, che ne caratteriz

zo le prime fasi di attua
zione. 

Della partita a tre che 
con gli operai in fabbrica 
si apre dopo le prime gior-
nate dell'occupazione di 
settembre, Spriano sottoli
nea principalmente il ruo-
lo primario esercitato da 
Giolitti, non poco aggiun-
gendo a quello che fino ad 
oggi si sapeva. Fra gli indu
striali e le organizzazioni 
operaie Giolitti non eser-
cito soltanto la politica uf-
ficiale del «non interyen-
to»; egli cerco altresi di 
influenzare, col suo atteg-
giamento e spesso anche at
traverso il tramite di suoi 
diretti mediatori, quegli 
elementi piu moderati che 
nell'uno e neiraltro cam-
po si dimoslravano piu 
congeniali alia sua politica, 
la Banca commerciale' da 
una parte e i riformisti dal-
l'altra, utilizzandoli come 
strumenti per l'attenuazio-
ne delle punte estreme. 

T« Ordine Nuovo » 
Circa il movimento so-

cialista, Spriano e nell'ana-
lisi estremamente diffuso 
e differenziato. Sottolinea 
con forza la spinta rivolu
zionaria del movimento nei 
giorni dell'occupazione e la 
sua tendenza ad espander-
si fuori dei suoi centri di 
maggiore forza, in modo 
particolare • da Torino, e 
insieme le resistenze che 
incontro, costituite dall'iso-
lamento delle fabbriche 
metallurgiche rispetto al

le campatme, rispetto • ai 
ceti intermedi delle'citta, 
rispetto agli ex-combatten-
ti. Non manca di indivi-
duare una certa consape-
volezza dell'evolversi del
la' situazione che spingeva ; 
alcuni gruppi riformisti, e : 

personalmente Turati, a ri- > 
chiedere per il movimento 
objettivi ravvicinati, ma 
afferma al tempo stesso con 
grande chiarezza come nel • 
complesso i dirigenti rifor- , 
misti della Confederazio-; 
ne Generale del Lavoro ab- ' 
biano bruciato nella secon-
da settimana di settembre 
le residue possibilita di 
espansione e di rafforza-
mento del movimento. Fa 
uscire fuori con molta evi-
denza dal quadro dei com-
menti e delle impostazioni 
socialiste Timpostazione di 
Gramsci, il quale sulle co-
lonne dell'« Ordine Nuo
vo > sottolinea va come l'oc
cupazione delle fabbriche 
da parte degli operai e la 
loro dichiarata volonta di 
continuare la produzione 
modificassero sostanzial-
mente il valore e la posi-
zione della massa. ma, al 
tempo stesso, non omette 
di osservare che quella 
stessa impostazione che 
prevedeva una rapida 
scomparsa dei capi politici 
e dei capi sindacali riflet-
teva un disinteresse alme
no parziale che in quel mo
mento era caratteristico di 
tutto il gruppo ordinovista 
per le strutture istituzio-
nali del partito e del sinda-
cato. Riformisti e massima-
listi restarono prigionieri 
gli uni degli altri. Si neu-
tralizzarono a vicenda per-

storia politica ideologia 

che c un accordo su una co-
mune tattica, su " obietti-
vi transitori" da indicare 
alle masse come concreto 
avvio alia rivoluzione era 
pressoche impensabile ». 

La conclusione del saggio 
di Spriano e che l'occupa
zione delle fabbriche costi-
tui piu una battaglia difen
siva che non una battaglia 
offensiva, fu piu un sussul
to di riscossa proletaria in
serito in una fase di disce
sa del movimento rivolu
zionario che non un mo
mento di avanzata. Esso eb-
be tuttavia la forza di su-
scitare una « risposta atti-
va » da parte della borghe-
sia e di suscitarla quando 
il fronte proletario si pre-
sentava piu diviso e piu de-
bole. E' un giudizio esatto 
e che mi sembra accettabi-
le. Piu problematico resta 
invece, ancora, il contesto 
intemazionale della revi-
sione della impostazione 
tradizionale. E' vero, la 
sconfitta dell'esercito rosso 
sotto le mura di Varsavia 
era gia stata consumata al
io rche gli operai italia-
ni iniziarono l'occupazio
ne delle fabbriche. Ma sa-
rebbe sbagliato non ricor-
dare che in quel momento 
le prospettive di una ri-
presa del movimento rivo
luzionario non erano affi-
date alle sorti del conflitto 
sovietico - polacco. Altre 
forze e su altri fronti sem-
brava ancora dovessero en-
trare in movimento per fa
re trionfare la causa della 
rivoluzione. 

Ernesto Ragionieri 

Dopo il preannuncio di chiusura 

della «Feltrinelli» per settembre 

Una biMioteca da 

C'e una biblioteca da salvare. Per salvarla occorre I'im peg no di tutti. La bibliote-
ca Feltrinelli di Milano deve essere preset vata dal pericolo della chiusura, dell'inuti-
lizzazione anche parziale, del pericolo latente di uno smembramento. Centinaia di 

migliaia di libri, un archivio ricco di materiale rigu ardante intere fasi della storia del movimento socia-
lista, carteggi di inestimabile valore di uomini che hanno dedicato la loro vita all' attivita politica sono 

, raccolt i 'e conservati presso la biblioteca Feltrinelli. Questo ricco materiale, questa ricchezza culturale deve 
continuare ad essere acces-
sibile agli studiosi italiani 
e stranieri, non deve loro 
mancare ' questo strumento 
insostituibile di studio e di 
lavoro. 

Ci sono voluti quindici anni 
•per raccogliere •pazientemen-
te. metodicamente quanto e 
ora conservato nella bibliote
ca. In questi quindici anni 
studiosi di scienze storiche, 
politiche e sociali hanno cer-
cato di attrezzare la biblioteca 
in modo che potesse offrire un 
vasto panorama sull'Ottocento 
e il primo Novento vale a di
re sull'epoca della jormazione 
e dello sviluppo del movi
mento operaio. sindacale e so-
cialista. 

Quando la biblioteca nel 
1949-'50 mosse i primi passi 
possedeva solo una sezione 
francese di una certa ricchez
za bibliograjica, ma quella se
zione francese e stata affian-
cata negli anni successivi da 
sempre nuove sezioni: in 
primo luogo quella italiana. e 
via via quella inglese, quella 
tedesca, quella russa, Accan-
to alio sviluppo parallelo del
le sezioni principal*, non si 
mancb di costituire fondi spe
cial! sulla guerra civile spa-
gnola, sulle organizzazioni in-
ternazionali economiche note 
dopo la seconda guerra mon-
diale. sul movimento operaio 
e socialista nei paesi dello 
oriente balcanico e sul mo
vimento anticolonialista nei 
paesi coloniali ed ex coloniali. 

Nel 1950 il complesso che 
aveva preso il nome di lsti-
tuto Giart Giacomo Feltrinelli 
diventa editore della rivista 

Movimento operaio. che. nata 
per iniziativa di Gianni Bosio, 
ha segnato. si pud dire, I'ini-
zio di quel felice cammino 
compiuto, con sempre maggio
re sicurezza. dagli studi fio-
riti in Italia attorno alia sto
ria del movimento socialista. 
L'attivitd dell'lstituto Feltri
nelli e dei giovani studiosi che 
vi fanno capo, trova nella ri
vista un'estrinsecazione sem
pre maggiore, via via che la 
rivista allarga i suoi orizzonti. 

Le forze giovani 

della storiografia 
11 periodo, diciamo, della ri

cerca filologica, della pubbti-
cazione del documento sulle 
origini e sui punti nodali del
lo svolgersi del movimento 
operaio in Italia, tanto impor
tante in un certo periodo, vie-
ne via via abbandonato per 
far posto a discorsi generali 
che investono il complesso 
del movimento politico popo-
lare. Un salto in questa dire-
zione viene fatto quando la 
direzione della rivista viene 
assunta da Armando Saitta. 
alia fine del '53, che si avvale 
della stretta e continua col-
laborazione di Franco Della 
Peruta, uno degli studiosi che 
partecipd alia vita dell'lstitu
to fin dalle origini. 

Movimento operaio conclu-
se la sua attivita nel 1956, 
quando doe maturarono fat
ti e problemi che resero ne-

cessario e immediato un nuo
vo piu ampio disc or so per gli 
storici impegnati. Su quel di
sc orso morirono iniziative pur 
gloriose, ma sorsero nuovi 
strumenti, nuovi gruppi e 
nuove attivita che riusciro-
no a spingere avanti di pa-
recchi passi. per guardare a 
noi. la storiografia italiana. 

Sul vecchio ceppo di Mo
vimento operaio nacquero gli. 
Annali nel 1958. Le riviste, 
gli studi in corso, i volumi 
pubblicati avevano intanto 
permesso all'lstltuto Feltrinel
li di qualificarsi come uno 
dei piii importanti centri di 
studio di indirizzo marxista 
esistenti nel mondo e di ca-
talizzare attorno a se le forze 
giovani e ralide della storio
grafia italiana. 

Due altre iniziative edito-
riali vennero prese dall'Isti-
tuto e poi abbandonate; la col-
lana degli scrittori di econo-
mia dei secoli XVlll e XIX 
e la Bibliografia della stampa 
periodica operaia e socialista 
italiana (1860-1926) diretta do 
Franco Della Peruta di cui 
sono usciti soltanto tre volu
mi, due su Milano e uno su 
Messina. 

Ad un certo punto della sua 
attivita I'Istituto pensb di al-
largare il cerchio dei suoi in-
teressi e nacquero il - Centro 
per lo studio della struttura 
economica italiana» e la se
zione dedicata alia Resistenza. 
A dirigere il centro venne 
chiamato Silvio Leonardi, 
mentre alia dottoressa Laura 
Conti venne affidata la sezio-

Intervista con I'editore Vito Laterza 

PERCHE'E NATA LA «UL» 
Nel giro di poche settima-

ne quattro importanti case 
editrici italiane hanno va-
rato quasi con tern poranea-
mente delle collane di edi-
zioni economiche. D feno-
meno, che nelle sue attuali 
dimension! e abbastanza nuo
vo per l'ltalia, e particolar-
mente interessante perche 
interviene direttamente nel
la situazione dell'informazio-
ne e della cultura di massa. 
Abbiamo percid chiesto al-
l'editore Vito Laterza di chia-
rirci alcuni aspetti del dopo-
boom dell'editoria italiana e, 
in particolare, le caraiteri-
stiche della «Universale 
Laterza > di cui i primi vo
lumi sono comparsi in que
sti giorni nelle librerie. 

Stiamo aMiatendo, mi pa
ra, dopo la prima fasa del 
dopoguerra, a una aeconda 
ondata di edlzlonl economi
che. Vorrei chiederle Innan-
zi tutto quali aono. In rife
rimento alia traaformazloni 
piu rccentl della societa • 
della cultura italiana a ai 
dati piu agglomati dal mer-
cato librario, le region! che 
apingono gli editor! a dar 
vita a collane economiche 
come quella che la sua Caia 
editrice ha lanciato da po-
chi giorni. 

La seconda ondata di edi-
zioni economiche corrispon-
de a mio parere al risveglio 
di una sensibilita civile e 
politica di larghi strati so
ciali. che erano rientrati in 
stretti schemi di interessi 
sczionali. di partito o corpo-
rativi, dopo la breve stagio-
ne delle grandi speranze e 
degli impegni generosi del-
l'immediato dopoguerra. 

E' stato intorno al 00 che 
ha cominciato a manifestar-
si l'attivo e largo interesse 
culturale di nuove catego-
rie di lettori, di giovani spe-
cialmente, ma non solo di 
giovani, in termini eviden-
temente diversi dal primo 
dopoguerra, e certo piu com-
plessi. Ai dubbi. agli inter-
rogativi, alle incertezze per 
una condizione sociale che 
si era andata modificando, 
non rispondeva la scuola e 
non la stampa quotidiana e 
periodica. Una curiosita in-
tellettuale in cerca di nuove 
carezze, e che nei giovani 
ha delle punte eclettiche che 
spesso sftorano una situa
zione di crisi, non poteva ri-
farsi e riferirsi che ai libri, 
ai piu diversi e disparati. 

Fu allora che si ritenne 
conveniente inventare il 
boom editoriale, che equl-

vale alia confezione di un 
prodotto alia moda da im-
poire a tutti. 11 trucco e 
riuscito per qualche tempo, 
e forse alcune marginali 
possibilita l'ha ancora: ma 
c ormai sostanzialmente 
fallito perche il nuovo bi-
sogno di lettura non e desi-
derio di evadere bensi al 
contrario e volont& di impe-
gnarsi e di prendere un po
sto piu consapevole nella 
nostra societa. 

La nuova ondata di edi-
zioni economiche nasce a 
questo punto. 

Vuole indicare, anticipan-
do per i lettori dell'Unita 
alcuni del titoli in program
ma, quali aono le caratteri-
stiche - che individuano la 
• Universale Laterza - fra le 
altre iniziative editorial!? 

Implicitamente ho gia ri-
sposto prima a questa do-
manda, poiche le caratteri-
stiche della - Universale La
terza • . attentamente e lun-
gamente elaborate da tutti 
i collaborator! e i redattori 

' della casa editrice, vorran-
• no essere conseguenti alia 
diagnosi che ho cercato di 
abbozzare, e corrispondenti 
alle esigenze piu real! dei 
nuovi lettori. I primi tre 

libri che abbiamo pubbli-
cato possono subito chiarire 
gli orientamenti fondamen-
tali. s e n z a naturalmente 
esaurirli. La Storia d'ltalia 
di Denis Mack Smith corri-
sponde al bisogno di rimet-
tere in discussione il nostro 
passato con spregiudicatez-
za. senza rigorose cautele 
accademiche che tendono a 
giustificare e non a chiarire. 

L'Umanesimo italiano di 
Eugenio Garin e una delle 
piu lucide sintesi di un lar
go arco di cultura, non sul 
filo della • pura > letteratura 
ma del concreto tncrocio di 
pensiero e vita civile. E il 
volume di Roeco Scot ell a ro. 
che unisce insieme L'uva 
puttanella e i Contadini del 
Sud, e la ricerca appassio-
nata delle condizioni reali 
e delle aspirazioni dei me-
ridionali, che apre la via ad 
una conoscenza degli uomini 
e delle cose senza il timore 
dl rivedere aforismi comuni 
o dottrine acquisite. 

11 successo che questi tre 
libri hanno avuto in meno 
di un mese mi fa ritenere 
che abbiamo imboccata la 
strada giusta e che non bi-
sogncra modiftcare il pro
gramma che avevamo fatto 
prima di questo lancio, e 

che prevede la Storia della 
idea d'Europa di Federico 
Chabod. la Storia delle dot-
trine politiche di Gaetano 
Mosca. II cristianeiimo di 
G.F. Moore, I saggi sulla 
concczione materialistica 
della storia di Antonio La-

. briola, Le origini della se
conda guerra mondiale di 
A.J.P. Taylor, per ricordar-
ne solo alcuni. 

Quale - poaaibile rapporto 
Lei vede fra la tradizione 
di cultura rappresentata dal-
la sua Casa editrice —- a 
del recto autorevolmente 
presente nella nuova collana 
e i bisogni, le curiositi le 
disposizioni dei nuovi lettori 
che I '- Universale Laterza > 
si propone di ragglungere? 

Vi e un evidente stretto 
rapporto tra ' la tradizione 

• della nostra Casa e la «UL»: 
lo si vede dai libri che ho 
elencato prima e ancora 
piu chiaro risultera quando 
appariranno alcune tra le 
p i i - importanti - opere di 
Benedetto Croce, la Storia 
d'Europa. la Storia del Re
gno di Napoll, la Foesla, 
Etlea • politica e altre an
cora. 

Pur tuttavia si trattera di 
un rapporto di un certo tipo, 
meno stretto di quello che 

e il legame che ticne insie
me tutte le altre nostre col
lane, dovendo essere premi-
nente l'attenzione al nuovo 
pubblico al quale si rivolge 
piuttosto che la preoccupa-
zione di una coerenza esclu-
sivista. Come dicevo prima, 
la larghezza e la varieta de
gli interessi dei nuovi lettori 
non pud essere elusa, ma 
soddisfatta con la proposta 
di test! validi e sicuri senza 
l'ambizione di esercitare una 
cgemonia culturale. 

In questo quadro ouindi la 
' UL > continuera una tradi
zione culturale nel senso che 
non favorira e incorag^era 
mode effimere ma of/rira in 
ogni campo. in quello stori
co come in quello economico 
e sociologico. in quello filo-
sofico come in quello scien-
tifico e architcttonico, valide 
occasion! per un autonomo 
orientamento. Non vorri es
sere questa la silloge dello 
universale sapere ma l'offi-
cina dell'universale ricerca. 
per scioglicre i ' nodi che 
continuamente si infittisco-
no nella societa moderna. 
per conservare o ritrovare 
una dimensione umana e 
civile. 

i. p. 

tie per gli studi sulla Resi
stenza e contemporaneamente 
la direzione dell'intcro archi
vio. E I'uno e I'allro settore 
dettero vita a una ierie di tm-
ziative che si riuscl ad avvia-
re, ma solo in parte a portare 
a termine per I'irnprovvisa de-
cisione del finanziatore e del
la direzione di sopprimcre i 
due settori scindendo anche i 
rapporti con gli studiosi. 

Comincia da questo momen
to, il 1962, il declino dell'lsti
tuto e piu euidenfe si fa la 
contraddittoria politica di di
rezione dell'ente che taglia i 
conlratti, riduce le proposte 
per pubblieazloni e limita l'at
tivitd all'ordinaria burocrazia. 

Dal momento della conclu
sione dell'attivita del Centro 
studi e del settore della Re
sistenza alio scioglimento del 
rapporto di lavoro con i quat
tro collaboratori scientifici 
dell'lstituto. Franco Della Pr-
ruta. Enzo Collotti, Aldo 7.a-
nardo e Luciano Cafagna, non 
sono passati nemmeno sei 
mesi. 

Un appello 

agli enti pubblici 
L'annuncio della misura e 

legato al preannuncio delta 
volonta del finanziatore di 
trasformare I'Istituto in fonda-
zione con una serie di pro-
getti ambiziosi che sono forse 
serv'xti solo di pretesto per la 
misura presa. Da quel mo
mento, e ne fanno fede arti-
coli di giornali. il mondo del
la cultura si allarma, corrono 
voci di un eventuate cessione 
di tutto il complesso a un'or-
panizzazione americana e un 
riaggio negli Stati Uniti del 
finanziatore e del direttorc 
dell'lstituto sembrano confer-
mare le voci. 

Durante gli ultimi sci mesi 
e quindi maturala la decisione 
presa nei giorni scorsi di con-
cludere col 30 settembre an
che l'attivitd della biblioteca, 
la parte del complesso cultu
rale da salvare ad ogni costo. 

Non molti mesi fa uno sto
rico italiano, Paolo Alatri, 
scriceva allarmato su un quo-
tidiano del pomerigpio di Ro
ma. parlando dell'lstituto Fel
trinelli: ' Aspettlamolo alia 
prora delle sue nuore pro
spettive ansiosi per il suo de-
stino perche" consapevoll del 
suo valore e della sua impor-
tanza. Ed e in cid il migllore 
omaggio che possiamo fare al 
fervore finora dimostrato, pur 
se tra incertezze e oscillazioni, 
dal suo dinamlco fondatore -. 
L'abbiamo aspettaio tutti alia 
prora: la Hspoxla e stata la 
grave decisione che sappiamo. 
Per questo siamo sempre plft. 
convinti che bisoana strappare 
all'iniziaUva privata. al ca-
priccio dei singoli quei ric-
chi patrimonl mrvrt assiemc 
anche con Vomaooio della 
gente sconosciuto the ha ar-
ricchito un fondo. un archlrlo, 
una raccolta. Non si pub non 
chiedere che oli enti pubblici 
intervenoano decisi. cssi. in
sieme aoli studiosi a salvare 
un oafrfmonfo creato per gli 
studiosi. ma col concorso deoll 
xtudiosi e delta cultura demo
crat ica italiana. 

Adorfo Scalpelli 
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