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BOLOGNA, novembre 
La politico amministrativa delta Giun-

ta comunale, comunista e socialista, di 
Bologna si presenta alia prossima sea-
denza elettorale sottoponendo all'atten-
zlone due suoi aspetti peculiari di inte-
resse generate: I'intervento programma-
to e di lotta per una programmazione 
antimonopalistica e lo sviluppo della de-
mocrazia con Vattuazione di nuovi origi-
nali istituti. Questi due momenti stretta-
mente collegati tra di loro hanno trovato 
espressione e concreta attuazione nelle 
« l inee e orientamenti per un piano po-
liennale >, nel < Piano - intercomunale > 
che abbraccia Bologna e i ComUni della 
cintura industriale, nella costituzione dei 
< Consigli di quartiere > e nella nomina 
degli *aggiunti del Sindaco*. -

E' cosi tratteggiato il « tempo dell'inl-
ziativa» che segue, nell'arco degli anni 
che vanno dalla Liberazione ad oggi, 
quelli della « ricostruzione * e del * rin-
novamento>. 

L'amministrazione Dozza prefigura nel 
programma presentato ai cittadini m 
upertura di campagna elettorale, la cittd 
negli anni 70, una cittd, come • si dice, 
fatta a misura dell'uomo. Ma in cinque 
anni non sarebbe possibile trasformare 
una cittd, dall'impronta architettonica 
medioevale, se essa non avesse gia subito 
projonde trasformazioni, se non fosse gia 
predisposta a fare fronte ai bisogni sem-
pre nuovi e pressanti della collettivitd 
urbana. 

Bologna si affaccia al mezzo milwne 
di abitanti. Alia fine del 1951 la popo-
laztone residente era di 340 mila unita; 
alia fine del 1961 gli abitanti erano saliti 
a 444 mila; oggi superano i 480 mila. 

Dal 1951 ad oggi hanno acquistato la 
residenza quasi 230 mila immigrati con-^ 
tro i 100 mila emigrati. ^ 

' < Si tratta — osserva Vassessore prof. ',. 
Bellettini — di una massa imponente di 
nuovi cittadini che ha certo modificato 
in modo notevole le caratteristiche so-
ciali e culturali della cittd. Ma queste 
famidlie hanno incontrato a Bologna mi-
nori difficoltd che altrove ad inserirsx 
nel nuovo ambiente sociale, a trovare 
una collocazione nelle attivitd produttive 
e a procurarsi una abitazione, a repenre 
una scuola per i figli. ad usufruire dei 
servizl civili, assistenziali e culturali >. 

Con Vaccrescersi, vertiginoso, della po-
polazione, Bologna ha fatto anche regt- , 
strove uno dei massimi indici quantitativi 
di svilUppo edili2io. Nel 195/ la cittd con-
tava all'incirca 88 mila abitazioni. Alia 
fine del 1961 gli alloggi familiari eranu 
saliti a 140 mila. L'incremento e conti-
nuato anche negli anni piu recenti, sia 
pure perdendo d'intensitd col soprag-
giungere della congiuntura sfavorevole. 
La dimensione di questo sviluppo ha ca
rattere comprensoriale, coinvolge cioi i 
comuni che circondano il capoluogo. 

Questa nuova realtd economico-sociale, 
questa dimensione territoriale che carat-
terizza, appunto, la grande cittd moderna I 
delVimmediato domani ha suggerito la 
creazione di strumenti e di istifnft nuovi 
di democrazta . e -. di pubblico controllo. . 

All'antico nucleo storico della cittd, nel 
volgere di mezzo secolo, e spesso in modo 
caotico, si sono addossaii agglomerati che . 
sono po i . andati • con/igurandosi come 
quartieri residenziali veri e proprt, senza 
tuttavia incidere in modo giusto sulla 
struttura monocentrica del capoluogo. Di 
qui I'esigenza avvertita, del resto, da tutu 
i grandi Comuni italiani di creare le con-
dizioni per un decentramento effettivo 
e profondo che faccia assumere ai quar
tieri una loro autonoma e autosufficiente 
organizzazione civica. A cid non poteva 
bastare un decentramento ammtnistrativo 
e burocratico. L'esperienza di Milano, di 
Genova, di Roma con il trasferimento nei 
quartieri, di u//ici, di servizi, di attrez-
zature ecc. manifestava chiaramente t 
suoi limiti. Al decentramento. mancava, 
in una parola, il respiro democratico Ec-
co VoriginalitA deU'iniziatioa bolognese. 
Uamministrazione comunale ha ritenulo 
che non bastasse dislocare alia periferia 
il momento esecuttvo di una ristruitura-
zione — diciamo cosi — tradizionale, ma 
che fosse invece essenziale trasfenre. con 
il momento esecutivo. anche quello delle 
decisioni. * 

« Un altro elemento — ci hanno fatto 
osseruare i compagni comumsti della 

. Giunta — che merita di essere messo 
in luce & che la dinamica polittca di de
centramento democratico entra nel cor so 
di una dialettica di suiluppo La dioisione 
della cittd in quartieri e la composizione 
di questi ad unitd sul piano sociale, tec-
nico-amminisirativo. urbanistico. e so-
pratlulto sul piano dell'espressione di una 
volontd collettwa, costttuiscono momenti 
di mutazione, non solo di tipo strutturale. 
ma anche di tipo dinamico, che incidono 
sulla problematica della cittd e del quar
t iere. Essa introduce nuovi organismi di 
raccolta e di espressione di volontd ae-
nerali, piu articolate ed organiche dando 
un corso nuovo, perstno piu tollerante. 
at duilogo politico *• \ 

A questo punto un rapido cenno sto
rico della riforma ci permellerd di co-
gliere meglto le esigenze, gh obiettiui e 
i compiti del 'e nuove istiiuziont 11 pro-
blema degli aggmnti del smriaco si af
faccia nella polemica polittca cittaaina 
neglt anm 1954-55. Ne parlano il Smdaco, 
U Giunta e i partiU di maggioranza. s i 
trmtfrm di dare spazio e concretezza, 
quaranm anni dopo. ad una fiflura pre-

vista nella legge comunale e provinciate 
del 1915 (tuttora in vigore) che ncll'ar-
ticolo 155 parla infatti di un «delegato 
del Sindaco > con funzioni di pubblico 
ufficiale. Nelle eleztoni del 1956, dei quar
tieri e dell'aggiunto del Sindaco, se ne 
parla nei programmi • delle liste < Due 
Torri >, dell'4 Alleanza socialista > e nel 
e Libro bianco* della DC. La tematica 
si sviluppu e si precisa nei programmi 
elettorali del 1960. La Giunta comunale 
comunista e socialista pone I'argomento 

> nl centro delle relazioni di bilancio del 
1960-1961-1962 e 1963. Sulla divisione della 
cittd in quartieri si sofferma il Piano 

" Regolatore Generate del 1955 con felice 
, intuizione. L'istituzione dei quartieri e 
• cosa decisa con una delibera del 21 set-

tembre 1960, ma solo piu tardi si giunge 
alia costituzione di una commissions pa-
ritetica, presieduta dall'assessore al de-

. centramento e ai centri ciuici, che il 29 
marzo 1963 presenterd in Consiglio co
munale, per I'approvazione, il regolamen-
to degli organismi democratici di quar
tiere. .••"•:... . • ^ . ' 

Una ; volta • delimitata la giurisdizione 
dei quartieri e divisa la cittd in 14 parti, 
ad esclusione del centro storico entro le 
antiche mura medioevali, ecco pronto lo 
stesso regolamento per la nomina dei 
consigli di quartiere e degli aggiunti del 

. Sindaco. II Consiglio di quartiere e com-
posto di 20 persone e riproduce la con-
sistenza delle forze politiche presenti nel 
Consiglio comunale nella proporzione di 
uno a tre. con rappresentanza anche even
tuate di altre forze non rappresentate nel 

, Consiglio, ma presenti e attive nella vita 
politica cittadina. La sede del consiglio 
e il centro civico dei quartieri per i quali 
il programmi poliennale di sviluppo delta 
cittd dell'aprile 1963 prevede una spesa • 
di l.SlO'milioni di lire. I consigli sono 
nominati, con elezioni di secondo grado 
dal Consiglio comunale. La durata di 
carica e quella del quadriennio ammint-
strativo. Tuttavia in caso di scioglimento 
del Consiglio comunale, i consigli di quar
tiere restano in carica . fino all'elezione 
del nuovo Consiglio. 

I compiti del • Consiglio di • quartiere 
sono stati cosi regolamentati: il Consi
glio di quart iere rappresenta la popola-
zione,del quartiere, esprime, a maggio-

• ranza di voti e in piena autonomia di 
poteri da ogni altro organismo del Co-
mune e del quartiere, la volontd collet
twa; raccoglie, esamina e prospetta le. 
esigenze e le aspirazioni della popolazio-
ne del quartiere. Discute i problemi del 
quartiere in rapporto organico con la 
situazione generate del Comune e in re-
lazione al Bilancio comunale di previsione 
e ai Piani poliennali di sviluppo. 

Suggerisce I 'opportunitd di studi e ri-
cerche di quartiere. Segue la gestione 
di tutte le attivitd municipali esistenti 
nel quartiere che hanno riferimento alle 
esigenze: fondamentali della popolazwne 
del quartiere medesimo. 

'•i? L'aggiunto del Sindaco viene, invece, 
eletto dal primo cittadino su indicazione 
del Consiglio comunale. E', praticamente, 
il presidenle del Consiglio di quartiere; 

' Vesecutore di un organo consultivo-deli-
berativo. Egli sovraintende ai centri ci-
vici, ne coordina Tattiuitd, riferisce al 
Sindaco e all'assessore al decentramento 
e ni singoli assessori competenti sui pro
blemi del quartiere e sul funzionamento, 
di ogni servizio, istituto o ufficio di quar
tiere. 

I Consigli non avranno facoltd di spen-
dere il danaro pubblico, perche questo 
(cosi come • per la elezione d i . secondo < 
grado) e uno dei potert che sono diret-
tamente ripettbili solo da una norma di 
legge. La mancanza di un potere di de-
cidere in fatto di pubblica finanza e ta 
elezione indiretta sono i due limiti delle 
nuove istituzioni democratiche di quai-
ttere, limiti che si possono superare solo 
con una organica politico di decentra
mento a tutti i licelli del potere statunle. 

La solenne seduta d'insediamento dei 
Consigli di quartiere e del 5 giugno scor-
so. Essi hanno, duhque, pochi mesi di 
vita. 11 giudizio che i comunisti ddnno, 
alia luce di questi primi mesi di attivitd, 
e positivo. Nel rendiconto ai cittadini il 

• gruppo € Due Torri > dct comunisti e de
gli indipendenti, afferma esplicitamente: 
€ Oggi i quartieri. gli aggiunti. i Consigli 
di quartiere sono a Bologna una realtd 

'che testimonia ancora una volta fl fon-
damentale contributo che hanno saputo 
dare anche in questo campo le forze de
mocratiche e popolari che governano la 
cittd. e non e a caso, evidentemente, che 
questa esperienza di democrazia, alia 

• quale hanno aderito tutte le forze poli
tiche, si sia potuta attuare a Bologna, 
mentre non ha potuto trovare affema-
zione. fino ad ora, in nessuna altra gran
de cittd italiana, ni in quelle amminl-
strate da conliztoni apertamente conser
vation o moderate, ni in quelle dirette 
da ammmistrazioni di centro-sinistra. 

Strumenti nuovi di democrazta^ gli ag
giunti e i Consigli di quartiere hanno da-

• vanti a si grandi prospettive di tc i luppo 
e di iniiiatica: jottratti od ogni tentatico 
strumentale di parte, essi <ono destinati 
a costituire un tessuto attiro di ntn de
mocratico. attraverso il quale lo popola
zwne in tutte le sue categorie e aricola-
zioni acquista nuove, piu ampie possibt-
litd di pnrtecijjazione autonoma alia vita 

. delta cittd ed alia soluzione dei suoi pro
blemi ». . . ' - , ' • 

Alcuni dei piu noti economist*! 
occidental*! riuniti a Roma 

Incontro sulla 

Due Jettere 
sui finanziamenti 

al fascismo 
Giordano Sivini prende spunto da un articolo di Paolo 

Spriano e Renzo De Felice gli risponde 

Egregio direttore, 
la recensione di Paolo Spriano sull'Unfta al saggio di Renzo De 
Felice pubblicato sul numero 22 della Rivista Storica del So
cial is mo e stata elogiativa, ma ha, d'altra parte, avanzato in 
modo indiretto qualche riserva suH'entita, dei finanziamenti 
ottenuti dalla segreteria amministrativa del movimento fascista, quale la 
ipotizza il De Felice. Legittimo infatti il dubbio sul fatto che un dirigente 
di un grande complesso industriale o di una grande banca avesse potuto 
firmare .«una ricevuta cosi scoperta e personale ad un "^produttore" 
qualsiasi». Questo stes 

sovietica 
Una disevssione seria e compefenfe 
sulk relazioni di Nove, Reiser, Waef-

broeck e Cftambre 

Sergio Sogti* 

In un soflsticato albergo 
della vecchia Roma, a pochi 
passi da piazza Navona, per 
due giorni un folto gruppo 
di studiosi italiani e stra-
nieri si e occupato della pia-
niflcazione sovietica. Era 
questo il tema di un semi- . 
nario internazionale, orga-
nizzato dal CESES, un nuovo 
centro di studi economic! e 
socinli sorto • a Milano che, 
con questa sua prima mani-
festazione, cominciava pra
ticamente la sua attivita pub- . 
blica. Inizio interessante. 
Dall'Inghilterra, dall'Ameri-
ca, dalla Francia e • dalla 
Germania occidentale erano 
stati invitati alcuni dei piu 
noti economist! occidentali ' 
che si occupano di cose so-
vietiche. Vi erano diversi 
nomi — non tutti. owia-
mente, ma un numero ugual-
mente rispettabile — che con 
piu frequenza si ritrovano 
nelle riviste che. soprattutto 
nel mondo anglosassone. si 
dedicano a studi sulI'Unione 
Sovietica. Con loro si incon-
travano esponenti della vita 
accademica italiana. Nell'in-
sieme, un'iniziativa abbastan-
za rara (non solo per l'ltalia), . 
che conferma quanto sia or-
mai alto e diffuso l'interesse 
per l'esperienza economica 
dellURSS.. 

Per due giornate si e 
parlato delle leggi. vere o 
presuntc. di un'economia so
cialista. deirinaridimento del
la ricerca economica sotto 
Stalin e del suo risveglio nel-
rultimo decennio. dei dibat-
titi in cul sono oggi impegnati 
gli economisti sovietici, della 
legge del valore e della for-
mazione dei prezzi, di scelte 
centralizzate e di autonomia 
aziendale, di preml e profltti, 
di piani -ottimali - e di bilan-
ci settoriali: in una parola 
— ed e stato questo uno degli 
aspetti piu positivi del con-
vegno — degli stessi problemi 
che sono oggi dibattuti dagli 
specialist! dellURSS nelle 
loro riviste e nei loro incon-
tri. Quattro sono state le rela
zioni. La prima, dell'inglese 
Alec Nove, aulle - leggi eco-
nomiche e la pianificazione 
sovietica -: la seconds, del 
belga Waelbroeck. sull'appli-
cazione dei metodi matema-
tici - oell'economia sovietica; 
la terza. pure dovuta a un 
inglese, Michael Kaser. sul 
profitto nelle imprese del-
rURSS: mentre rultima. sulle 
region! economiche nell'URSS, 
fe stata di Chambre. un ge-
suita francese, 

f termini 
del dibatfito 

'' Riassumere 1 termini di un 
dibattito, che si e voluto alta-
mente sperialistico. noo e op-
portuno. Bisognerebbe sem-
pliflcare troppo. Nella loro 
sostanza 1 problemi economici 
che si devono affrontare nel
l'URSS sono gia noti. sia pure 
sommariarr.ente, anche al 
gran pubblico Interessante e 
plutt05to il tono che la di-
scussione ha avuto: quasi 
sempre seiio. competente. a 
volte persino - appassionato, 
anche nella correttezza acca
demica. Le quattro relazioni 
erano di carattere diverso: 
piu storica quella di Nove, 
esscnzialmente informativa 

quella di Kaser, problema
tica quella di Waelbroeck, 
analitica quella di Chambre. 
Notevole l'impegno e, in ge-
nere, la conoscenza dello sta-
dio a cui sono giunte ricerche 
e polemiche fra gli economi
sti sovietici. Rare le incur-
sioni nella politica, sebbene 
non pochi fossero gli stimoli 
che venivano dagli aweni-
menti piu recenti. 

Nuove evecchie 
tenderize 

II convegno ha confermato 
il netto definirsi di due linee 
negli stati occidentali sul-
l'URSS. La vecchia tendenza, 
in cui prevalevano gli indi-

, rizzi propagandised, i risen-
timenti. il distacco sprezzante 
da! problemi reali del mondo 
sovietico. esiste ancora, era 
presente anche al seminario., 
ma e in forte regresso. Pre-
vale piuttosto una • seconda 
linea, molto pivi seria. che si 
e rafTorzata negli ultimi sei 
o sette anni. Essa si basa 
su un tentativo di indagine 
approfondita della realta eco
nomica deirURSS con uno 
sforzo per comprendere tutto 
ci6 che vi e di speciflco nei 
problemi che i sovietici af-
frontano. II vecchio dogma-
tismo die • esisteva - da una 
parte e dall'altra - (come ha 
osservato 11 professor Sylos 
Labini) tende a sparire. Esso 
lascia il posto non solo a una 
ricerca obiettiva. ma nei casi 
migliori anche ad una parte-
cipazione consapevole ai di-
lemmi che un'economia come 
quella sovietica deve risol-
vere. Vi e insomma la pas-
sione per quelli che si ssn-
tono essere grandi problemi 
e grandi compiti. II momento 
piu singolare del convegno si 
e avuto quando Ward, uno 
studioso della California, ha 
proposto un suo schema, con-
trapposto a quello dell'eco-
nomista sovietico Liberman. 
fautore di un'ampia autono
mia aziendale e di un impie-

. go del profitto come stlmolo 

. di una migliore attivita eco
nomica: uno schema, quello 
dfiramericano, che i ricerca-
tori sovietici. normalmente 

. considerati conservator!, non 
sarebbero alieni dal prendere 

.' in considerazione. 
• Si e parlato di Liberman. 
II suo nome e ricorso spessls-
simo nel convegno di Roma. 
Cosi quello di Nemcinov, l'ac-
cademico appena scomparso. 
Altri nomi sovietici sono stati 

• pronunciati di frequente; 
Kanterovic e Novojilov Ga-
tovski e Strumilin, Notkin e 

: Kronrod. Arzumanian e Vaag. 
Erano i protagonisti invisibili 
del dibattito Vi e un solo 
augurio. a mio parere, da 
formulare: che non siano pio 
assent! in incontrt come que-
sto II loro contributo sarebbe 

, stato utilisslmo In fondo. era 
delle loro esperlenze e delle 

, loro Idee che si discuteva. La 
loro presenza avrebbe forsc 
portnto . nuove informazionl, 
certamente aggiunto altri ele-

-menti di dibattito. probabll-
mente evitato qualche super-

: stite anacronismo Una preoe-
cupazlone. credo, da non tra-
scurare per altre oeeasiooL 

so dubbio ( e qualche al 
tro) mi s e m b r a di do -
ver avanzare esplicita
mente qui avanti, propo-
nendo un metodo di ap-
prossimata verifica. Prima 
pero ritengo opportuno 
fare alcune precisazionl cir
ca la tesi di fondo conte-
nuta nel saggio del De Feli
ce, che, cioe. il fascismo pote 
contare dopo la marcia su 
Roma su - un gettito men-
sile complessivo piu che 
doppio rispetto a quello del
la fine del 1921- (p. 242), 
grazie. in gran parte, alle 
somme degli industrial! di 
Milano. Torino. Genova. Ro
ma e Napoli (p. 243). 

« Questo, in un certo senso 

— • afferma I'autore — ci 
pare il dato di fatto piu • 
importante che risulta dal- ;• 
I'amministrazione dei Fasci. , 
Un dato che sostanzialmen-" 
te modifica, o. almeno, ridi-
mensiona. alcune convinzio- ; 
ni sin qui correnti che vor-
rebbero che da parte del , 
mondo industriale italiano in • 
quanto tale sia stata svolta 
un'intensa azione filo-fasci
sta e che sia stato esso a 
rendere possibile l'andata al 
potere di Mussolini...- (pa- , 
gina 243).. 

Nella recensione, sull'Uni-
ta, e'e un tentativo di ridi-
mensionamento della tesi del 
De Felice, che tuttavia si 
ferma di fronte all'evidenza 
delle cifre citate nel saggio, 
relative al ritmo dei finan
ziamenti: -da un massimo 
di 207.660 lire nelFottobre-
dicembre 1921 il gettito me
dio mensile scese nel primo 
semestre del 1922 a 192.470 
lire e in luglio-ottobre del
lo stesso anno a 168519 li
re, per balzare a 447.058 nel 
periodo successlvo alia mar- • 
cia -. Questi dati sono tut
tavia palesemente errati; in , 
cid la ragione di questa let-
tera, all'Unitd anziche alia 
Rivista Storica del Sociali-
smo (quadrimestrale). affin-
che II dibattito su una tesi, 
per ora non sostenibile, non 
si allarghi. 

Con una verifica delle ci
fre sopra riferite, fatta di-
rettamente sulle tabelle al-
legate al saggio, e possibile 
trovare gli errori in cui il 
De Felice e incorso. Abbia-
mo infatti: 

Ottobre . dicembre 1921 
(mesi 3): raccolte L. 622.900 
pari a L. 207.633 mensili; 
gennaio-giugno 1922 (mesi 
6): raccolte L. 1.154.820 pa
ri a U 192.470 mensili: lu-
glio-ottobre 1922 (mesi 4): 
raccolte L. 1.011.115 par! a 
L. 252.779 mensili; novem
bre 1922-dicembre 1924 (me-' 
si 26): raccolte L. 6258.200 
pari a U 240.700 mensili. 

Facciamo un raffronto tra 
le cifre medie mensili che 
sono alia base delle const-
derazioni del De Felice e 
queste nostre che risultano. 
ovviamente. dal rapporto tra 
somma raccolta in ciascun 
periodo e ampiezza. in mesi. 
del periodo: 

Ottobre - dicembre 1921: 
nel saggio L. 207.660 con tro 
L. 207 633: gennaio - giugno 
1922: nel saggio L. 192470 
contro L. 192470: luglio-ot-
tobre 1922: nel saggio L. 
168.519 • contro L. 252.779; 
nov. "22-dicembre 1924: nel 
saggio L. 447.058 contro L. 
240.700. -

Le medie mensili relative 
ai due primi period! sostan-
zialmente corrispondono: 
quelle relative agli altri due 
no. n De Felice infatti e 
Incorso tie! seguenti errori: 
1) ha diviso la cifra rela-

- ttva al periodo luzlio-ottobre 
1922 (L. 1.011.U5> per sei 
tottenendo una media men
sile di L. 168.519), mentro 
U periodo e costituito da 
quattro mesi: 2) ha diviso 
la cifra relattva al periodo 

'- novembre 1922 - dicembre 
1924 (L. 6.258200) per quat-
tordid (ottenendo appunto 
una media di L 447.058 al 
mese). mentre U periodo e 
costituito d* ventitel mesi 

n risulta to di questi sinso-
lari error! ha come conse-
guenza 11 eompleto capovol-
gimento delle test da pro* 

porre sulla base della do-
cumentazione rinvenuta ne
gli Archivi, perche, semmal, 
si osserva che la media men
sile dei finanziamenti al mo
vimento fascista e piu alta 
nel periodo immediatamente 
precedente la marcia su 
Roma, che negli altri. Da 
un punto di vista metodo-
logico. questo sarebbe pero 
sostenibile sulla base di una 
periodtzzazione caratterizza-
ta non soltanto da limiti sto-
rici. ma anche da una di-
stribuzione temporalmente 
uniforme delle somme rac
colte entro ciascun periodo. 

E' possibile infatti che il 
De Felice torni a ripresen-
tare, dopo queste osservazio-
ni. e una volta corretti gli 
errori materiali, la sua tesi 
sulla base di una diversa 
periodtzzazione, in partico-
lare del periodo successlvo 
alia marcia su Roma, distin-
guendo eventualmente du« 
« tempi » tra i quali potreb-
be stare l'uccisione di Mat-
teotti. Resterebbe da chie-
dersi perche ci6 non sia sta
to fatto nel saggio pubbli

cato e perche Invece il pe
riodo novembre 1922-dicem
bre 1924 sia stato conslderato -
storicamente rilevante e, da 
un punto di vista metodo* 
Iogico. uniforme rispetto al 
fenomeno esaminato. 

Torniamo ora all'altra tesi 
del De Felice, che, cioe, gH 
elenchi dei sottoscrittori rap-
presenterebbero - la quasi 
totalita delle entrate effet-
tive sulle quali la Segreteria 
e U Comitato centrale dei 
Fasci poterono fare conto, 
nel periodo in questione, per 
II loro bilancio- (p. 238). 
Ripeteremo che non e gra-
tuito 11 dubbio circa la pos-
sibilita per i - produttori * 
di awicinare con il sistema 
delle sottoscrizioni i grossl 
industrialL De Felice avra 
modo. in ogni caso. di con-
trollare sugli elenchi quel 
nomi che oggi" ancora non 
si possono rendere pubblicL 
Ma ci sono? Se non ci sono, 
si pub dare il caso che essi 
non avessero ritenuto conve-
niente sottoscrivere impegnl 
personali di lotta al -bol-
?cevismo-. ma che. non per 
questo. avessero rinunciatoa 
nnanziare il fascismo 

E le grandi banche quale 
tipo di rapport! avevano con 
la Segreteria amministrati
va dei Fasci, che vietava ai 
- produttori» dl contrattar-
le (p. 235) e che peraitro 
sowenzionavano, secondo la 
oota del prefetto Lusigooli, 
- le organizzazioni fasciste 
con somme abbastanza rile-
vanti -, ma - senza lasciar 
traccia in atti • (p. 22»>7 
" II De Felice tende Lo so-

stanza a ridimensionare Ten-
tita dellapporto finanziario 
del grande capitale al fa
scismo. anche se viene giu-
stamente ribadito U carat
tere classista del flnanzia-
mento fin dal 1919. Bisogne-
rebbe perb in primo luogo 
dimostrare che i'aiuto finan
ziario da parte di questi stes
si gruppi a 11 Popolo a"Italia 
e stato di dimension! mo-
deste (c in ogni caso va 
messo nel conto), in secondo 
luogb bisogn«>rebbe nspou-
dere ad un quesito che il 
De Felice farebbe bene ad 
affrontare e che potrebbe 

' essere decisivo: :le cifre rac
colte possono essere conside

rate, sia pure sulla base di 
una valutazione molto ap-
prossimativa. rispondentl alle 
spese sosteuute dall'nppara-
to centrale, alia luce della 
consistenza numerica del 
funzionari. del tipo dl at
tivita svolta dalln Segrete
ria e dal Comitato centrale 
(stima delle spese di ge-
Ftione ordinaria. di propa
ganda ecc.) e tenuto conto 
infine che una parte serviva 
a sostenere i fnsci locali piu 
poveri? 

II De Felice descrive con 
chiarezza quanta parte delle 
somme raccolte entrava nel
le casse centrali: infatti il 
10-15% andava al - produt-
tore >» e della somma restan-
te il 60% al Comitato centra
le e il 40% ai fasci locali 
nella giurisdizione dei quali 
erano state sottoscritte (pa-
gina 236). Quindi su un to-
tale di 9.047.035 lire soltan
to 4.885.399 lire servirono a 
fronteggiare. tra l'ottobre *21 
e il dicembre *24 (stando 
naturalmente a! De Felice). 
le esigenze finanziarie del 
Comitato centrale. Una me
dia cioe di 125.266.6 lire 
mensili, pari a tneno di 9 
niilioni di lire odlerne. 

Cordiali saluti. 
Giordano Sivini . 

Egregio direttore, 
non prevedevo che il mio 

breve saggio sulla Rtvista 
sfortca del soclallsmo susci-
tasse tanto interesse U sag
gio non e che 11 primo di 
una serie di tre, serie che. 
a sua volta, non sara che 
I'anticlpazione di un discor-
so ben piu amplo e docu-
mentato che farb nei primi 
due volumi della biografla 
di Mussolini che verra pub-
blicata dalle Edizioni Einau-
di (11 primo — sino a tutto 
il 7920 — vedra presto la 
luce). II saggio teste pub
blicato e i due che segui-
ranno non si propongono che 
di anticlpare una serie dl 
notizie e di dati che sino 
ad oggi sono sconosciuti e dl 
sus« ifare un aibattito che 
sara certo molto utile ai flu! 
delle conclusionl alle quali 
perverrb nelit biografla di 
Mussolini. • ' • 

II carattere di anticlpazio-
ne che ha il saggio pubbli
cato e avranno i due sue-
cessivi: fa si — ovviamen
te — che U mio discorso 
prbceda per grandi linee e 
cerchi di mettere a fuoco 
solo alcuni problemi gene-
ralt Premesso questo, le os-
sen azioni contenute nell ar
ticolo di Paolo Spriano del 
6 ottobre e nella lettera dl 
G. Sivini sono per me una 
gradit3 sorpresa e sono lieto 
di poter rtspondere ad esse 

Sia l'articolo dl Spriano 
sia la lettera del Sivini sol-
levano, piu o meno esplicita
mente, il dubbio cbe le cifre 

• da me fornite siano lontane 
dal rappr-sentare la totalita 

" del finanziamenti e che rap-
presentino, in un certo sen
so, il contributo a! Fasci de) 
- pesci pii-^oll -. mentre sfug-
gano ad esse i - pesci gros-
si- . A parte il fatto cbe, 
quando sara possibile pub-
blicare I nomi, gli -obia-
tori - risulteranno numerosi 
- pesci gross! -, tengo a pre-
cisare che io non ho affer-
mato cbe le cifre da me 
pubblicate rappresentino tut
ti i finanziamenti .. dircttl 

; (l'autofinanziamento e un 
altro problems che tratterb 
a parte); ho escluso espli
citamente i finanziamenti a 
II popolo d"Italia e bo fatto 
delle riserve anche sulla 
completezza del.e cifre tn 
questione. Ho scritto e n 
peto, perb, che le cifre da 
me pubblicate mi semorauo 
costituire ta quasi totalita 

. delle entrate effettive sulle 
quali la segreteria e il co
mitato centrale dei Fasci po-
tevano far conto 

Questa affermaztone si oa-
sa su rutta una serie di 
motivi e di dati che iliu-
itn-ro H suo tempo (Jra voi-
rei cttare un solo dato di 
fatto ch«- non ho citato. p*i 
O'Ait ragioui di brevita e 
a', essenzmlita, nel mto sag
gio e cbe mi pare possa co

stituire una prima valida ri- I 
sposta ai vostri dubbi. Dai , 
document! - interni - del I 
PNF risulta che il bilancio ' 
del PNF stesso per 11 1922 I 
fu il se<;ueiite: | 

Consistenza patrimonial* 
L. 1.312.349; spese general! e I 
stipend! L. 285.540: spese per I 
sovvenzionl L. 305.803: spese • 
per propaganda L- 247.248; I 
spese L. 838 586 

Un bilancio, come si vede, | 
abbastunza modesto e che . 
conferma autorevolmente le I 
cifre oelle entrate per sov- ' 
venzioni da me pubblicate. i 
Nel 1922. infbtti. tail entrate | 
risultano pari a 2.165.000 11-
re. cioe — detratta la per- I 
centuale per 1 • produtto- I 
r i - e la quota-parte per i • 
Fasci nelle zone dei quali | 
erano state raccolte le 
* oblazioni - — a circa 1 ml- I 
lione -140 000 Mre. al massi- | 
mo, •- per I'organizzazione . 
centrale fascista. Dalle uscite I 
e possibile farsl — m! pa- ' 
re — anche un'idea delle I 
entrate. specie sapendo | 
quante fossero le richieste 
di sovvenzionl che pervenl- I 
vano al centro dalla p*'rife- I 
ria e conslderando d parti- • 
colare momento poHtlco cbe | 
non doveva certo spingere a 
una politica d! contrazlone I 
delle spese. I 

G. Sivini mi muove nnche . 
un altro appunto, a propo- I 
sito delle medie del flnao- • 
ziamenti da me fornite a • 
p. 240. L'appunto pub — for- | 
se — sembrare a prima vi
sta giustificato. Per evitare I 
equivoci io stesso avevo ap- I 
posto alia fine del primo • 
periodo di p. 240 una note I 
che, purtroppo. In tipografla • 

• e caduta. In tale nota si dl- I 
ceva che nel calcolare la . | 
media del quadrimestre lu-
glio-ottobre 1922 non si era- I 
no calcolate le sovvenzionl I 
elargite nei died giorni a • 
cavallo della - marcia su Ro- I 
ma-, dato 11 loro carattere 
particolare che avrebbe fal- I 
sato il quadro dinsieme, e I 
che la media del periodo sue- . 
cessivo alia - marcia su Ro- . I 
ma - si riferiva al primo so- . ' 
mestre E' certo col pa mia dl . t 
non essermi accorto, eorreg- x | 

: gendo le bozze, della caduta 
di questa nota. E* perb un I 
fatto — mi pare — one, I 
avendo io preso a termini dd • 
confronto periodi mai supe- I 
riori a sei mesi (perche, al- ' 
trimenti, avrei suddiviso U I 
1922 in due period!, tutti e | 
due anterior! alia •mar
cia -7), dovrebbe sembrare I 
evidente che non potevo aver . • 
avuto la pretesa dl confron- . 
tare periodi di tre-quattro- I 
sei mesi con un periodo di ' 
addirittura ventisei mesL i 
Tanto piu che nell'arco di | 
questi ventisei mesi si col-
locano awenlmentl eccezto- I 
nail come le elezioni dello I 
aprile 1924 e come Tassassi- • 
uio di Matteotti (dopo il qua- I 
le bo awertito cbe 1 flnan- " 
ziamenti cessarono quasi del I 
tutto: sino alia fine del *24 | 
ammontarono per la preei-
sione a solo 37.500 lire). I 

Le tabelle in appendice al I 
saggio vogliono dare un pa- • 
norama generate: il discorso I 
da me fatto nel saggio stesso 
vuole trarre solo alcune prl- I 
me conclustoni Sul complas- | 
so delle cifre si possono e . 
si devono fare ancora molte I 
altre considrroZioni ed anali- * 
s: particol^ri sempre piu ml- 1 
nute che farb nel due saggi | 
annunciati e soprattutto Del
ia biografla dt Mussolini; in I 

. quest'ultima sede solo mi sa- I 
ra infatti possibile tnserire 1 . 
dati sul finanziamento neJ I 
necessario contesto. Riepilo- ' 
ganda le medie da me enun- I 
elate a p. 240 si basano su | 
quattro periodi: 1 ottobre-
31 dicembn ls»2I: I gennaio- I 
30 giugno 1922: 1 luglio-24 • 
ottobre 1922 25 ottobre 
Ui22 30 aprile 1923 

(*<:rrii .lm»^nte 

Renzo be Felica 
Nelle lilustraslonl: di 

maglnl della garTacgla* **-
torica del fasdatt. 

el Ice . I 
lee la>- ' 

I 
Giuseppe Boffa L . _ _ _ — — — — '— —' - —' — ' - — — — — — — • 
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