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I contratti 
di lavoro 

n contributo di documen-
tazione dell*Edltrice sindacale 
Italian* si * arricchito di due 
opere: «I contratti nazionall 
di categoria 1955-63- (2 vol. 
di pp. 1100, It. 4000). a cura 
di Eugenio Guldi ed Eugenio 
Giambarda; e « La regolamen-
tazione contrattuale dei lavo-
ratori del commercio 1946-66 » 
(pp. 410, L. 2500). a cura di 
Alleto CortesL La prima ope
ra analizza il livello raggiun-
to. nei settori piu tipici. dai 
principal! caposaldi del rap-
porto di lavoro. La seconda, 
esamina quest'ultimo nel set-
tore del commercio. secondo 
un'evoluzione storica cbe ab-
braccia l'intcro dopoguerra. 
Mancano raffronti internazio-
nali. il che rende i due libri 
piu utili alia consultazione 
che alio studio (cosa che si 
pu6 dire anche per 1'impronta 
fln qui data al proprio cata-
logo dalla ESI). Ma proprio 
sotto il profilo della consulta
zione. atnbedue le opere dl-
ventano indispensabili non 
soltanto al sindacalista o alio 
gpedalista-

Un viaggio 
mirURSS 

Alfonso Verga, ex opcraio 
• autodidatta, ha pubblicato 
di recente un opuscolo conte-
nente un rapido diario di un 
viaggio nell'Unione Sovietica. 
compiuto dal Verga stesso al-
cuni anni or sono. Lacune, 
inadeguatezza di analisi. in-
suffldenza di informazione, 
tutto ci6 viene compensato da 
quella forte passione. di cui 
parla Ton. prof. Paolo Alatri 
ID una breve prefazione: 
«Verga. e lo dichiara. non e 
uno scrittore — si legge nella 
prefazione di Alatri —: e un 
ex operaio. un autodidatta. e 
un mllitante politico animato 
da forte passione. che ha sen-
tito il bisogno di scrivere per 
rendere conto di quello che 
ha visto e delle riflessioni 
che quella esperienza gli ha 
suggerito. n sub scritto vede 
la luce a dlslanza di parecchi 
anni dal viaggio. Si pud anche 
pensare — soggiunge Ton. A-
latri — che la pubblicazione 
sia tardiva. molte cose, da al-
lora. sono cambiate. molli svi-
luppi ha subito I'economia e 
la societa sovietica. Ma. pro
prio per questa. il diario di 
Verga pu6 prt-sentare un in-
teresse particolare- privo di 
ambizioni Ictterarie. puntato 
piu sulla sostanza delle cose 
descritte che sulla forma, pub 
costituire un documento per 
chi voglia seguire la linea 
di sviluppo del primo pacse 
socialist* del raondo. in que-
gtl anni 4k raplde trasforma-
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Un best-seller 
la storia delle 

Bussavano a cassa 
gli «eroi 
della marcia su Roma 

Ambroglo Donini. 

II libro che Ambroglo 
Donini ha scritto nel 1059: 
Lineamenti di storia delle 
religioni, ha avuto un suc-
eesso davvero eccezionale 
per un'opera saggistica nel 
nostro paese. Siamo infatti 
gia al trentesimo migliaio, 
alia quinta edizione, am-
pllata e aggiornata (Edito-
ri • Riuniti, giugno 1064, 
pp. 350, con illustrazioni, 
L. 3.000). A nostro avviso, 
la ragione principale del 
successo del ' volume di 
Donini sta. nel fatto che 
esso e un'opera non di pro
paganda, ma di.', scienza.. 
L'Autore non. h mosso dal- . 
la volonta, di •« difendere », 
una confessione religiosa, 
ne da quella ; di . « com-
battere » la ••- religione: 
eg l i ; vuole • comprendere 
il fenomeno religioso, vuo
le valutarlo per cio che 
e stato - e ; cio che &. 
senza esaltazioni n6 de-
nigrazioni preconcette. La . 
formazione • di Ambro-
gio Donini e singolarmen- , 
te felice, particolarmente 
adatta per un'opera cosl 
impostata. Donini, giova-
nissimo, fu infatti l'allievo 
prediletto di Ernesto Buo-
naiuti, attorno al 1925. Fi-
gura ardente e drammati-
ca,' quella del Buonaiuti: 
appassionatamente cristia-
no, e nell'intimo animo 
sacerdote cattolico anche •. 
quando -venne colpito da 
•una sc6^tihit*'jftttBrno'pel-
il suo « modernismo », era • 
nel tempo ;$tessp(;unp;5&u-
dioso senza ' '.pregiudlzi, 
che affrontava con corag-
gio la storia della religio- ' 
ne alia quale fervidamen-
te credeva. II giovane Do
nini abbandond nobilmen-
te una carriera universita-

La ragione principale del successo: h un'opera di scienza che, attra-
verso una critica storica, valuta il problema religioso per cid che h stato 

e cid che h, senza esaltazioni nd denigrazioni preconcette 

ria ' che si preannunciava 
rapida e brillante, scelse la 
via dell'esilio, della mili-
zia antifascista nelle file 
del Partito comunista. Ma 
non abbandond mai, in 
Francia, negli Stati Uniti, 
tappe del suo esilio, gli 
studi di storia delle religio
ni, che — d'altra parte — 
l'esperienza stessa di mili-
tante gli permise di > ap-
profondire, comprendendo 
per cosi dire dal di dentro 
i'intimo legame tra le lot-
te e le idee degli uomini. 

II disegno del volume di 
Donini e molto vasto, e non, 
potrebbe essere ajtrimen-
ti, •. data rimpbttazione 
scientifica, che non pu'6. 
< privilegiare > un • filonc 
storico di pensiero religio
so, ma vuole comprendere 
l'origine della' religione, 
esaminando le societa uma-
ne primitive e antiche in 
tutti i Continent], dal baci-
no ' del Mediterraneo, al-
l'lndia, aH'America preco-
lombiana, all'Australia. 
' II libro tuttavia non e 

frammentario, non e un 
« mosaico >. Al contrario, 
in esso e sviluppato un di-
scorso stringato e coerente, 
che ha per oggetto soprat-
tutto (quasi esclusivamen-
te) l'origine della religione 
come separazione tra c cie-
lo > e < terra », tra < al di 
qua » e < al di la > col sor-
gere di societa-divise' in 
classic.e la nascita^i'^Uelle 
c religioni di salvezza > al-
l'inizio della crisj. .deUa so-.. 
cieia schiavistica'riel'baci-
no mediterraneo, tra : le 
quali primeggera, fino ad 
assorbire e a far scompari-
re tutte le altre, il cristia-
nesimo. 

Quanto aU'origine della 
religione, il Donini critica 
in modo documentato e 
convincente la tendenza 
dei «manuali correnti di 
storia delle religioni > a 
forzare « i dati reali sul-
Torigine e sullo sviluppo 
dell'ideologia... entro gli 
schemi di una concezione 
che e ecsa stessa frutto di 
un determinato momento 
dell'evoluzione della socie
ta >. Non si pud parlare di 
separazione tra anima e 
corpo, di creazione, di tra-
scendenza nelle comunita 
primitive di cacciatori: il 
totem non e ancora il « dio 
personale >, il legame' tra 
la tribii e il suo totem ha 
ancora un carattere mate
rials e il rapporto tra il 
gruppo uraano e l'animale 
che ad esso fornisce i mezzi 
di sussistenza. « La divinita 
a figura - d'uomo compare 
soltanto quando sta gia na-
scendo sulla terra il potere 
del capo, del padrone, del 
dominatore... >. < L'idea del 
trascendente ha un'origine 
perfettamente chiara. Non 
nasce con l'uomo, come ma-
nifestazione di un'esigenza 
che sia sempre esistita e 
sempre esistera; ma e en-
trata nella coscienza del-
l'uomo come conseguenza 
della lacerazione che la 
struttura di classe ha in-
trodotto nella sua esi-
stenza >. 

c Nel momento in ' cui 
I'economia schiavistica in-
comincia a disintegrarsi, e 
s'indebolisce il senso di si-
curezza degli stessi ceti pri-
vilegiati, Tappello al so-
prannaturale diventa un 
fenomeno generate; ma la 
persecuzione di queste nuo-
ve religioni da parte delle 
autorita statali del mondo 
greco-romano ci aiuta a 
comprendere. meglio di 
ogni dimostrazione teorica, 
la loro origine di classe... 
Nel concetto di colpa e di 
redenzione si riflette.„ la 
realta dello sfruttamento e 
della servitu. 

•L'idea di un "salvatore", 
chiamato a liberare anime 
e oorpi dall'espiazione e 
dalla sofferenza, si articola 
lentamente da questo tes-
suto di esasperati contra-
sti di classe.. L'idea della 
salvezza... ha scavato pro-
fonde radici nella coscien
za degli uomini. E quando 
la societa si e mutata in 
qualcosa di molto di verso. 
sulle basi di nuovi rappor-
ti economici e social!, il 
mito del salvatore non si e 
estinto. La:ragione prin
cipale di questa topravvi-
venza va vista nel fatto 
che sia nel regime feudato 
che in quello capitalistico, 

sotto forme diverse, gli uo- 1 
mini hanno sempre avuto , 
un padrone, e hanno quin-
di sentito sempre il bisogno 
di un salvatore. Nel me-
dioevo, il mito della salvez
za e tuttavia diverso da 
quello del cristianesimo 
primitivo; e nelle condizio-
ni attuali dello sviluppo 
economico e sociale esso si 
sta trasformando nel corri-
spettivo magico di quel 
senso di angoscia e di pau-
ra prodotto sugli uomini 
da una societa che e arri-
vata al suo declino. Solo 
con la scomparsa della divi-
sione fra il c secolo presen-
te > e il « secolo futuro », 
che e alia base di tutte le 
societa divise in classi con-
trastanti. i vecchi miti del
la salvezza perderanno fi-
nalmente il loro potere di 
attrazione e la religione si 
dissolvera in altre espe-
rienze umane >. -

Abbiamo cercato di rias-
sumere, colle parole stesse 
dell'Autore, il contenuto di 
un libro ricco e vario, nel 
quale le conclusioni sono 
davvero il risultato di una 
analisi scientifica (segna-
liamo in modo particolare 
le molte pagine dedicate 
ai « rotoli del Mar Morto », 
scoperti dopo la seconda 
guerra mondiale. che han
no rivelato l'esistenza • di 
comunita religiose, messia-
niche, di tipo cristiano pri-
tn,a.di £riskoh.Lo studift.ap-
proforidito della storia del
le-religioni conduce il Do
nini, come si e visto rielle 
citazioni di sopra, a una 
critica radicale del feno
meno religioso. Ma e una 
critica storica, non una cri
tica razionalistica (assurdi-
ta delle credenze religiose), 
non una critica scientista 
(contrasto delle idee reli
giose con i risultati della 
scienza moderna). 

La critica storica • delle 
religioni e Tunica valida e 
vera, perche consente di 
comprendere il fenomeno 
religioso in tutta la sua 
complessita, e nel suo dina-
mismo, fuori dagli schemi 
classificatori e dai rifiuti 
semplicistici del razionali-
smo e dello scientismo. Mo-
tivo centrale dello studio di 
Donini « e • che ogni reli
gione e si storia di idee, ma 
di idee nelle quali si ri-
flettono, in modo mediato 
e imperfetto, determinate 
strutture e determinate 
esperienze di carattere so
ciale >. Anche se Ambrogio 
Donini accentua il legame 
tra religioni e epoche sto-
riche (nel loro complesso), 
e con cio tra la religione di 
una data epoca e la classe 
dominante di quell'epoca. 
tuttavia e chiaro che egli 
vede esprimersi nella for
ma religiosa, fantastica, 
esigenze e aspirazioni di 
classe diverse e contrappo-
ste. «La religione non of-
fre soltanto un'immagine 
deformata di quel che gli 
uomini pensano o fantasti-
cano sui loro rapporti con 
la natura e con la societa. 
ma ci permette spesso di 
cogliere nel vivo la prote-
sta contro tale stato di su-
bordinazione. forme inizia-
li di insofferenza e di lot-
ta che hanno -segnato il 
passaggio ad aperti moti di 

• rivolta». Donini non cre-
de «che il cristianesimo 
porti in se una ** carica ri-
voluzionaria "*. come e stato 
tavolta affermato*: egli e 
perd convinto del fatto 
<che la coscienza religio
sa >, anche oggi. < non e 
in contrasto con quella ve
ra e propria "carica rivo-
luzionaria" che si riscontra 
in una massa umana sotto-
posta da secoli all'esperien-
za del dolore e al regime 
della soggezione >. 

La possibilita di espres-
sione nella forma religio
sa di una protesta. o addi-
rittura di una ribellione 
contro Toppressione socia
le. ancora oggi. e esempli-
ficata da Donini con inte-
ressanti episodi della lotta 
anticoloniale 

Donini ha scritto il suo 
libro prima del pontificato 
giovanneo, e percid il vero 
e proprio sommovimento 
del mondo cattolico prodot-

. tosi nei quattro anni di 
Papa Giovanni non pote-
va essere da lit! preso in 
esame 

L Lombwdo-Radk* 

Fruttuose ricerche di Renzo 
De Felice nelPArchivio di Sta 
to e tra i documenti della « Mo 
stra della rivoluzione fasci-
sta » - Uno studio sulla « Rivi-
sta storica del socialismo » 

Al tempo del congresso del 1921 (per I'occatlono M fascist) lanciarono questa cartollna, 
nella quale si vedeva un fatcltta che pestava I'ltalla) I flnanilatorl del fasclsmo erano, 
per il 71,80 per cento, industrial!; per l'8,50 per cento, Istltutl dl credlto e asslcuratlvl; 

. - I I 4I\ "»rt • • . _ « . & M A M ' H U A U I r t » I \ J t f e t l per II 19,70 per cento, rlcchl privatl. 

Comeagrari e industriali 
il fascismo 

m 

0tu>roo cb* awwatt« 

^nlma/ittaiiU, 

Ctter* t̂ fr6$«, 

€wax hi Uc»e; . 

1C mum *41*, 3*«*-W?f*rt« 

Una 'gorfa :p'o'ia d'i' fouiioVlni'' e: una ridlcola poesla In •• una cartolina del .• 1927. 

L'immigrazione meridionale a Torino 

SCAPOLI TORINESI 
CERCANO 

MOGLI PIEMONTESI 

Le • casermette - di Torino. 

E" quasi un secolo che dal 
serbatoio del Mezzogiorno i 
lavoratori emigrano dove c'e 
lavoro. all'estero e al Nord. 
La riforma agraria democri-
stiana non e valsa piu della 
ruralizzazione fascists, a trat-
tenere in campagna, sottouti-
lizzate, le braccia che servi-
vano in citta. Le prime par-
tenze di questo dopoguerra 
sono awemite infatti dalle zo
ne dei contadini assegnatari. 
Lo rileva Goffredo Fofi nel 
suo libro - L'immigrazione 
meridionale a Torino- (Fel-
trinelli 1964. L. 3500). un'esau-
riente analisi del fenomeno. 

Le migrazioni da] Sud so
no la conseguenza della man-
cata industrializzazione del 
Sud. fondamentale fa;tore di 
squilibrio. I capitalist!, per-
sistendo nello sfruttamento 
coloniale, lasciavano che agis-
se I'economia di mercato. Lo 
spostamento delle risorse u-
mane deU'agricoltura all'indu-
stria, e dalreconomia di sus
sistenza alia produzione di 
merci si tradusse pertanto in 
un esodo di massa. 

Senza l'immigrazione — no-
ta l'Autore — Torino avrebbe 
avuto nel 1961 (centenario 
dell'unificazione Nord-Sud) la 
stessa popolazione del 1901. £ 
chl avrebbe alimcntato la 
FIAT? Cosl. insleme al pro
vincial! fattl inuTbare, si 
pomparono meridional! ^ "ma 
col boom bellico del 1914-15 
(85 mila arrivi in un anno. 
record eguagliato soltanto nel 
196D; pol con i casermor'' *- • 
piantati da Agnelli nel "20-27; 
poi col reclutamento prebel-
lico del "34-37 in berba alia 
legge contro rurbanesimo; e 
inflne, dal 1951, eon la «cate-

' ne di richiamo > che finirono 
col travolgere la stessa legge 
e col porre Torino in testa ai 
tassi d'immigrazione. 

L'ultima fase migratoria ob-
bedisce ad un meccanismo or-
mai -spontaneo-: zone di e-
spulsione al Sud. dove la 
FIAT non ha coftruito sta-
bilimenti; zone di attrazione 
al Nord. dove il monopolio 
potenzia quelli esistenti. La 
FIAT lancia la microvettura 
per i microredditi, investe. as
sume. Produzione e immi-
grazione vanno di pari pas-
so. Ai cancelli premono a 
migliaia. il prezzo della for-
za-lavoro si deprime, il lavo-
ratore immigrato entra in 
concorrenza con quello indi-
gcno. 

L'amministrazione comuna-
le trova la scappatoia legale 
per dare la residenza agli im-
migrati. affinche siano assumi-
bili dalla FIAT, ma trova 
soltanto le vecchie -Caser
mette- militari per ospitarlL 
II quotidiano FIAT rinfocola 
pregiudtzi razzisti per confl-
nare i meridionali entro un 
civico ghetto morale. Su cer-
te case compare un cartello: 
-Non si affltta a meridiona
li -: su certi annunci matri-
moniali, scapoli torineH cer-
cano mogli picmontesL Nugo-
li di affaristi irreggimentano 
in -cooperative- i nuovi ar-
rivatL che nelle sue fabbri-
che U monopolio sfrutta ac-
canto agli altri, a meta paga. 

Riuscira la classe dominan-
. te a usare contro la classe 
opcraia settentrionale quel 
proletariato meridionale, di 
cud non puo pio dirottare ol-
treoceano la carica di prote
sta? Ma i diseredati giuntl 

col -treno del sole- deludo-
no i capitalist torinesL come 
nel '20 la - Brigata Sassari -. 
Non diventano un esercito di 
manovra. Gli immigrati si im-
pegnano nelle lotte operaie, 
che fanno cadere le barriere 
regionali riscoprendo i contra-
sti sociali; votano per il PCI, 
che nel '63 diventa 11 primo 
partita cittadino; partecipano 
in prima fila aUa riscossa 
FIAT, dimostrando una matu-
ra coscienza di classe. 

Come gia l'operaio Celesti-
no Canteri nel recente volu
me -Immigrati a Torino-, 
Goffredo Fofi sottolinea il po-
sitivo apporto fornito soprat-
tutto dai meridionali alia cit
ta, in senso economico e so
ciale. Anche civile: l'ex ca
pitate della monarchia piu 
bolsa e oggi del monopolio 
piu agguerrito aveva bisogno 
di sprovincializzarsi. di rin-
novarsi. Le stesse strutture 
ricettive si son -dovute ade-
guare - airafflusso. e meno 
drammatico e diventato Tinse-
rimento umano su cui l'Auto
re — reduce da esperienze 
con Danilo Dolci — manife-
sta una conoscenza -diretta 
e continuata-. Fofi vorrebbe 
che gli stessi capitalist! i quali 
non industriallzzarono il Sud 
avessero pianificnto 1'inscdia-
mento dei meridionali al Nord. 
Ma tralasciando codesti inge-
nuita e taluni giodizi pofitici. 
e indiscutibile il valore anti-
capitalistico della sua denun-
cia (che l*ha obbligato — co
me so — a cercare un editnre 
fuori della cinta di Torino -
FIAT). 

Aris AcconMio 

II ptoblema del finanziamento del movimento fascista fino 
alia presa del potere e anche dopo I'ottobre del 1922 n o n e dl 
per se un problema che present! oggi la possibilita di soluxioni 
opposte. Che gli squadristi, i fasci provinciali, il centro de l movimento, II 
Popolo d'ltalia, jossero, specie tra la seconda meta del 1920 e la «marcia 
su Roma », largamente sovvenzionati, e sovvenzionati da industriali e agrari, 
da grandi aziende e 
grandi banche, e non 
soltanto noto ma am-
messo da parte fascista e 
riconosciuto da tutta la 
storiografia in materia. Si 

,aggiunga ancora che al-
cunt documenti '' pubbli-
cati in questo dopoguer
ra precisarono ulterior-
mente un fenomeno gene-
rale, Basti citare la circo-
lore del ministro dell'In-
terno Taddei '•• ai prefetti, 
del 14 settembre 1922 
(pubblicata nel 1946 da 
Efrem Ferraris)i \rfie po-
mindava proprio cosl: 
«Massima parte dei mez
zi finanziari di cui dispon-
gono i fascisti provengono 
da contributi volontari o 
coatti di industriali ed 
agrari*. . . 

Cid non toglie che $ino-
ra, nella ricerca storica, si 
e andati poco al di Id di 
una connotazione generi-
ca, sommaria. E a nessuno 
sfugge quale importanza 
avrebbe disporre di tm'in-
formazione dettagliata, di 
ragguagli particolari che 
— se ot7»iamenfe non po-
trebbero stabilire la misu-
ra esatta di quel finanzia
mento — consentirebbero 
purtuttavia di comprende
re piu a fondo la natura, 
la dtnamica deH'assalto fa
scista al vecchio Stato, e 
la dialettica politico: che 
si instaurd tubito tra finan-
ziatori e finahziati, il tipo 
di sottomissione o di ri-
catto reciproco. la finalita 
immediata o piu lontana 
di certune o certaltre sov-
venzioni. 

Un contributo di prim'or-
dine a questo approfondi-
mento viene ora da uno 
studio di Renzo De Felice 
che pubblica il n. 22 del
la Rivista storica del socia
lismo. II De Felice (che si 
appresta a Itcenziare il 
primo rolume di una bio-
grafia di Mussolini) ha po
tato condurre fruttuose ri
cerche non solo all'archi-
vio di Stato ma a quello 
della c Mostra della rivo
luzione fascista >. Ivi si ri-
trovano infatti le distinte 
delle * delazioni > ai fa
sci e il carteggio del C.C. 
del movimento fascista con 
i centri locali e coi « pro-
duttori >. Un canale rego-
lare di finanziamento era 
costituito appunto da que
ste figure di * produtto-
ri»; agenti commerciali e 
polttict insieme. La loro 
bravura politico si misura-
va dalla capaciti di mo-
strare ai signori dell'indu-
stria della finanza e della 
terra quale tornaconto essi 
avrebbero avuto nel forni-
re quattrini al movimen
to. E la loro figura di av-
veduti « commercialisti » si 
rivelava nel contralto che 
essi firmavano coi «Fasci 
di combattimento >.* i con
tratti assegnavano infatti 

' ai < produttort > una prov-
"jiripioTie del dfeci per cen
to sulle somme spillate ai 
finanziatorx 

'••" Regtsta oculato dt tutta 
questa rete era il tegreta-
rio amministrativo dei Fa
sci, Giovanni Mannelli, il 

' quale non mancava di mel-
, tere in guardia ogni « pro-
* dutfore» dal < fare di-

chiarazioni che potessero 
dare Vimpressione dt as-
servimento dell'organizza-
zion* nostra a determinate 
caste di citta&inu-*. Tl fl-
nanziatore firmava un mo

dulo di sottoscrizione nel 
quale stava scritto, prima 
dell'impeono delia somma 
da versare, che i soldi ser-
vivano «ajfjinche sempre 
piu efflcace continui la 
guerra contro il comune 
nemico, il bolscevismo >. 

E' di per si evxdente che 
un tipo simile di sovven~ 
zione veniva fornito, per 
cosi dire, dai pesci (o pe-
scicani) piccoli e medi poi-
chi e difficile immaginare 
il dirigente di un grande 
complesso industriale o di 
una grande banca flrmare 
una ricevuta cosi scoperta 
e personale a un * produt-
tore» qualsiasz. E non si 
tratta soltanto di una in-
duzione logica. II De Feli
ce pubblica, nel suo av-
vincente saggio, una comu-
nicazione del prefetto di 
Milano, Lusignoli, al mini
stro dell'Interna (16 mag-
gio 1921) in cui sta scrit
to: < Informo che : locali 
Banche avrebbero sempre 
sovvenzionato le organiz-
zazioni fasciste con somme . 
abbastanza rilevanti, ma 
non fu dato accertare in 
quale misura poiche delle 
erogazioni di tali somme 
s'interessano direttamente 
e personalmente le direzio-
ni delle Banche stesse, 
senza lasciare traccia in 
atti». 

Ma le tracce lasciate at-
traverso i < produttori > so
no, nondimeno, assai signi
ficative. Esse provano in 
modo certo in primo luogo 
il carattere di classe del fa
scismo (i finanziatori era-
no alia fine del 1921 per 
il 71,80% societa industria
li e commerciali, per V8£0 
per cento istituti di credt-
to e assicurativi, per il 19,70 
per cento privati, non cer
to proletari). Le somme 
versate dagli industriali 
prima dell'ottobre del 1922, 
circoscritte sostanzialmen-
te al triangolo Torino-Mi-
lano-Genova, a Roma e a 
Napoli, furono elevate, se 
non imponenti, attraverso 
il sistema dei finanziamen-
ti attraverso i «produttori>. 
Si calcola una media men-
sile di 200.000 lire dell'epo-
ca (1921-22), che, rapporta-
ta al valore attuale della 
moneta, fa circa quindici 
milioni. • 

Ma, ecco un altro dato ' 
interessante, sfuggono al 
quadro le sovvenzioni ri-
scosse direttamente dai fa
sci locali, per proprio uso, 
soprattutto per le zone 
agricole della pianura pa-
dana. Vale a dire che man-
ca un ' dato fondamentale 
poiche" i indubbio che, pri
ma della presa del potere, 
e da parte degli agrari pa-
dani che viene alio squa-
drismo la massima spinta 
e fonte di finanziamento e 
virulenza di reazione clas-
sista. 

I fasci della Val Padana, 
dominati dai famosi ras lo
cali, erano largamente au
tonomy riluttanti non solo 
a " versare al centro le 
somme raccolte ma anche 
ad offrire qualsivoglia ren-
diconto. II legame tra agra
ri e fascisti era cosi stretto 
che — come mostra il De 
Felice in alcuni documen
ti reperiti — si tenevano 
assemblee di tutti i pro-
prietari di fondi in cui si 
fissavano comuni impegni 
finanziari. 

Se qualcuno. poi, finge-
va di scordarsi Vimpegno 
astunto, w i circoJare del 

fascio locale prouredeua a ' 
rinfrescare la memoria. Ti-

. pica, questa circolare del 
fascio di Castel S. Pietro • 
Emilia eke suona . cost: 
c Egregio signore, come si 
e convenuto nell'adunanza 
del 29 agosto 1921, tutti i 
proprietari di fondi si so- '. 
no impegnati a versare una 
lira per ogni tornatura di 
terreno coltivato; si pre-
ga vivamente di passare il 
piu presto possibile alia Se-
de del Fascio per adempie-

' re ali'irhpegno assunto >. E, 
in fondo alia circolare, si 
aggiunge il seguente Nota-
bene: « Si fa presente che 
il supplemento tassa sul 
bestiame (L. 80.000) e sta
to tolto per opera del Fa
scio >. Qui, come si vede, 
non si parla di Ideali. Si 
dice chiaro e tondo: noi vi 
facciamo togliere le tasse, 
voi sovvenzionateci. Un di-
scorso realistico, d'affari. 
Dopodiche, si passu alia 
cassa. 

Non si finirebbe piu di 
citare dalla miniera di in-
formazioni, curiositd, indi-
cazioni scoperta e sfrutta-
ta dal De Felice. Ad esem-
pio, che Milano e sempre 
stata largamente in testa 
nelle sovvenzioni registra-

': te ai fasci: pid di tin ter-
t zo dell'intero importo na-
. zionale, 3 milioni e mezzo 

su nove milioni (oggi sa-
• rebbero 630 _ milioni). Op-

pure, che i' finanziamenti 
venivano fatti spessissimo 

. dal singolo imprenditore 
piu che per consentire to 

; scalata al potere dei fasci
sti « per assicurarsene lo-
calmente Vappoggio e, nel-
Veventualita di disordini, 
e di vertenze di lavoro, la 
protezione *. 

Ma piu importante e se-
gnare una conclusione 
provvisoria a cui approda 
lo studio del De Felice (ol-
tre alia prova del caratte-

\ re di classe del fascismo 
sin dalle origini). Essa at 
pud cosi condensare. Prima 
della marcia su Roma IM . 
grande industria evitd, nel-
I'insieme, un aiuto massic-
cio di denaro, attraverso 
la propria organizzazione. 
Ma, col 1923, e col 1924, i 
cordoni della borsa si al-
lentarono del tutto per de-
terminare ancora maggior-
mente Vindirizzo del fasci
smo, e per ottenere tutti 
quei nuovi privilegi di cui 
la Confindustria aveva bi
sogno. 

E* da dire ancora che 
anche se il fenomeno aves-
se quesli precisi caratteri, 
cio non basterebbe di per 
se a fissare il rapporto tra 
ascesa del fascismo e clas-

' si dirigenti (poiche" il peso 
politico di una spinta rea-
zionaria che partiva dai de- ' 
tentori del potere econo-

, mico si esercitava attraver-
' so le mediazioni di varie 

caste e gruppi dominanti, 
• dall'esercito all'alta buro-

crazia al personale politico 
alia magistratura). La ri
cerca, perd, pud servire m 
definire con la maggiore •. 
netlezza lo sviluppo stesso : 

' del fascismo, dalla sua fa
se inizialmente prevalente , 
di movimento di reazione 
agraria, con una base di 
massa piccolo-borghese a' 
strumento piu organico • 
delle grandi concentrazioni ' 
industriali e finanziarie,, 
colla sua trasforrnazione in . 
regime. 

- • - :i Paolo Soriano 
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