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: 1 Unità© 
La nuova ondata fascista contro i salari 

rai e contadini. riorguinatevi, agitatevi, (ite sciopero 

, per difendere il vostro panel 

"X • « •••»• C* M f M » e*-rf«t 

La stampa clandestina 
antifascista tra il 1922 e il 1943 

Giorna li 
fuori legge 

La storia della stampa costretta dal fascismo nell'illegalità in un volume di 

Adriano Dal Pont, Alfonso Leonetti e Massimo Massaro — Documenti sul 

grande contributo dei comunisti alia lotta contro la tirannia — Un libro che i 

giovani devono conoscere 

storia polìtica ideologia 

A sinis t ra : la 
redazione del 
g i o r n a l e 
c l a n d e s t i no 
« Non molla
re »; sotto: 
la « squadra 
d' a c c i a i o » 
d e l l ' Ordine 
Nuovo In una 
foto del 1921 

Tre anni or sono l'ÀNPPIÀ (Associa
zione Nazionale Perseguitati Politici Ita
liani Antifascisti), ricordando l'aula quar
ta del tribunale speciale fascista, nella 
q u a l e f u r o n o i n f l i t t i m i g l i a i a d i a n n i d i c a r c e r e 
a g l i a n t i f a s c i s t i m i l i t a n t i , p u b b l i c ò u n v o l u m e , 
Aula IV, c o n t e n e n t e u n a p a r t i c o l a r e g g i a t a e p r e 
c i s a c r o n i s t o r i a d i q u e i p r o c e s s i , s p e c i f i c a n d o p e r 

d i o g n u n o d i e s s i n o m i e 
c o n d a n n e . B u o n l a v o r o , 
c o m e b u o n o ò il l i b r o 
c h e l ' A N P P I A h a l a n 
c i a t o in ques t i g i o r n i : Gior
nali fuori leage: la stam
pa clandestina antifasci
sta, 1922-1943 ( 1 ) . P e r ope 
r a di A d r i a n o Dal P o n t , 
A l fonso L e o n e t t i , M a s s i m o 
M a s s a r a — u n a équipe d i 
d u e g i o v a n i e u n « vec 
c h i o > — in u n be l v o l u m e 
d i 350 p a g i n e è s t a t a e spo
s t a la s to r i a de l l a s t a m p a 
c l a n d e s t i n a p r o d o t t a da 
t u t t e le c o r r e n t i an t i fasc i 
s t e , con u n ' a m p l i s s i m a do 
c u m e n t a z i o n e , con la r i 
p r o d u z i o n e in 9(> t a v o l e di 
m o l t i de i fogli c h e i c o m u 
n i s t i , i soc ia l i s t i , gli ade 
r e n t i a « G i u s t i z i a e L ibe r 
t à », le o rgan izzaz ion i s in
d a c a l i i l legal i , i r e p u b b l i 
c a n i . la C o n c e n t r a z i o n e a n 
t i fasc i s ta , i ca t to l ic i del 
g r u p p o neo-gue l fo , i l ibe
r a l i - m o n a r c h i c i de l l 'A l l ean 
za Naz iona l e , l t e s t i m o n i 
d i G e o v a , i g r u p p i s loveno-
c roa t i di v a r i e t e n d e n z e 
p o l i t i c h e , i c o m i t a t i cost i 
t u i t i p e r s o c c o r r e r e le vi t 
t i m e , d i f fusero ne i v e n t e n 
n i o fascista , a cos to di 
e n o r m i sacrif ic i , p e r d i fen
d e r e gli i n t e ress i dei l a v o 
r a t o r i , p e r m a n t e n e r e effi
c i e n t e ed o r i e n t a r e l ' oppo
s i z ione al fasc i smo, p r e p a 
r a r n e il crol lo. 

Scopi e 
differenziazioni 

I d o c u m e n t i sono i l lu
s t r a t i ed o b i e t t i v a m e n t e 
i n q u a d r a t i in r i a s sun t i de l 
l e a t t i v i t à po l i t i che svo l t e 
n e i v a r i p e r i o d i , d a i d i v e r 
si p a r t i t i , in m o d o d a r e n 
d e r n e e v i d e n t i gl i scopi ed 
a n c h e le d i f fe renz iaz ion i . 

Ne l l a r icca a p p e n d i c e 
s o n o s ta t i c o m p r e s i : u n 
e l e n c o de l l e ag i t az ion i ope
r a i e e c o n t a d i n e ne l 1927. 
u n e l enco dei a27 process i 
p e r p e t r a t i dal 1927 al 1943 
c o n t r o la s t a m p a c l andes t i 
n a , gli a u t o r i ed i d i f fusor i . 
u n e l e n c o dei g io rna l i a n 
t i fasc is t i p u b b l i c a t i a l
l ' e s t e r o . u n f lor i legio b r e 
v e , m a m o l t o d i v e r t e n t e . 
d i o r d i n i de l « M i n c u l p o p > 
a l la s t a m p a fascista in I ta 
l ia e a l t r i v a r i d o c u m e n t i . 
T r a q u e s t i mi s e m b r a op
p o r t u n o r i c o n i a r e un a r t i 
co lo p u b b l i c a t o da Bnffn-
p l i e sindacali ( m a g g i o 
1929) . l ' o rgano del la Con
f e d e r a z i o n e G e n e r a l e del 
L a v o r o s a lva t a da i c o m u n i 
s t i . e s c r i t t o da l l ' on G u i d o 
Migl io l i p e r e s a m i n a r e le 
v i c e n d e del la Confede ra 
z i o n e s tessa , gli sforzi già 
fa t t i e que l l i d a fare p e r 
l ' u n i t à s i n d a c a l e t ra lavo
r a t o r i social ist i e lavora
to r i ca t to l ic i Mi p e r m e t t o 
di r i p o r t a r n e q u a l c h e bra
n o a n c o r a di g r a n d e a t tua 
l i t à . 

e D e v o r i c o r d a r e — scr i 
v e l 'on . Miglioli — p e r c h è 
h a l a s u a i m p o r t a n z a , u n 

fat to i ncon t e s t ab i l e ed è 
che , a n c h e nei m o m e n t i di 
più acceso c o n t r a s t o t r a la
v o r a t o r i " b i anch i " e lavo
r a to r i " rossi " un piccolo 
g r u p p o di uomin i ha s a p u t o 
levars i sopra di esso e su
p e r a r l o E' il n u c l e o che fa
ceva capo a l l ' O r d i n e Nuo
vo, i cui c o m p o n e n t i — og
gi d o b b i a m o c o s t a t a r l o — 
i n c o m i n c i a v a n o u n ' o p e r a 
di p r o f o n d a t r a s f o r m a z i o 
ne ne l la s tor ia del m o v i 
m e n t o sociale i ta l iano. . . Es
si non v e n i v a n o da nessu
na t r a d i z i o n e di c o m p r o 
m e s s o e di co l l aboraz ione 
con le classi b o r g h e s i ; 
q u i n d i non e r a n o n e p p u r e 
affet t i da que l l ' an t i c l e r i ca 
l i smo che a v e v a coal izza to 
nei " blocchi popo la r i " il 
P a r t i t o social is ta con a l t r i 
p a r t i t i bo rghes i s s imi , ope
ra i e c o n t a d i n i s f ru t t a t i 
con i loro s f ru t ta tor i . . . E ' 
r i s a p u t o che il g i o v a n e 
g r u p p o d e l l ' O r d i n e Nuovo 
a v e v a l a r g h e s i m p a t i e n e 
gli s tessi a m b i e n t i d e m o 
cra t ico-c r i s t i an i . Il con
t r a d d i t t o r i o ne i comizi 
pubb l ic i t r a l ' o r a t o r e cat
tolico e que l lo d e l l ' O r d i n e 
Nuovo non f in iva , c o m e 
a v v e n i v a spesso negl i a l
t r i cas i , t r a fischi e bas to 
na t e . P i e r o G o b e t t i che 
n o n t aceva il s u o s a r c a s m o 
a m a r o p e r gli u o m i n i • p iù 
in voga sulla scena dei pa r 
t i t i e de l le o rgan izzaz ion i 
socia l i s te o p o p o l a r i , esal 
t ava la forza i n n o v a t r i c e 
di q u e s t a c o r r e n t e r ivo lu
z iona r i a e n e p r o n o s t i c a v a 
lo s v i l u p p o fa ta le >. 

T r o p p o spaz io occo r r e 
r e b b e p e r c i t a r e le consi
de raz ion i del Miglioli su l le 
colpe del la Confede raz io 
n e soc ia l - r i formis ta e de l la 
C o n f e d e r a z i o n e ' « b ianca >, 
s abo ta t r i c i e n t r a m b e del la 
lo t ta an t i fasc i s ta , e su l le 
loro r e sponsab i l i t à ne l la 
sconfi t ta . E ' p e r q u e s t o che 
il f onda to r e del « s indaca
l i smo cat to l ico >. nel l 'es i l io 
forzato , non p o t è l a v o r a r e 
con le o rgan izzaz ion i s in
dacal i e po l i t i che ca t to l i 
c h e de i var i paes i e u r o p e i 
e p re fe r ì l o t t a r e a f ianco 
del le o rgan izzaz ion i d i re t 
te da comuni s t i p u r m a n t e 
n e n d o in teg ra la sua indi
s t ru t t i b i l e fede re l ig iosa . 
ed è p e r q u e s t o che . d o p o 
la L ibe raz ione . De Gaspe -
ri non vol le Migliol i ne l l a 
Democraz ia c r i s t i ana , già 
avv ia t a a s a l v a r e ed a re
s t a u r a r e la vecchia I ta l ia 
dei capi ta l is t i e dei r icchi 

Il l ib ro sulla s t a m p a 
c l andes t ina non p u ò di rs i 
comple t i s s imo , p e r c h è mol
ti d o c u m e n t i d e v o n o anco
ra e s s e r e r in t r acc ia t i . P e r 
e s emp io , agli a u t o r i fu ne 
ga to l ' e same de l le i s t ru t to 
r ie dei process i , i cui at
ti c o n t e n g o n o c e r t a m e n t e 
m o l t e copie di s tampa' . ! 
c l andes t in i o l t r e c h e docu
m e n t i di va r io g e n e r e In
fatti i govern i e le a u t o r i t à 
de c o n t i n u a n o a m a n t e n e r e 
in v i g o r e u n a vecch iss ima 
legge e n o n fanno eccezio
n e n e p p u r e p e r i processi 

politici del T r i b u n a l e Spe 
ciale. Così la D C appl ica il 
p r inc ip io del la « con t inu i 
tà >: ha p a u r a che le ver 
gogne ed i de l i t t i del la po
lizia, de i g iudic i , dei gover
nan t i fascisti s i ano t r o p p o 
a m p i a m e n t e d o c u m e n t a t i . 
t an to p iù c h e ci sono così 
pochi cat tol ic i t r a i perse
gui ta t i e i c o n d a n n a t i . Cio
n o n o s t a n t e il l ib ro è ot t i 
mo . a p p a s s i o n a n t e ed es t re 
m a m e n t e i s t ru t t i vo . 

// ricordo 
delle lotte 

Si a p r o con u n b r e v e ri
co rdo de l le lo t te c h e furo
no neces sa r i e a n c h e in Ita
l ia. a n c h e d o p o il Risorgi
m e n t o . p e r c o n q u i s t a r e e 
d i f e n d e r e la l iber tà di 
s t a m p a c o m e t u t t e le a l t r e 
l iber tà . Le classi d i r igen t i 
; t a l i a n e nu l l a h a n n o mai 
concesso, se non p r e s e alla 
gola, ed a p p e n a poss ibi le si 
sono g e t t a t e nel le braccia 
p r ima del fascismo e poi 
del la DC. S e g u o n o mol t e 
pag ine d e d i c a t e al le violen
ze illegali e « legali > del 
fascismo, c o m m e s s e da l 
1919 al 1926 fino alla com
p le ta s o p p r e s s i o n e del la 
l iber tà di s t a m p a . E ' r icor
d a t o il d i scorso del 3 gen
na io 192a con cui Musso
lini a s s u n s e la comple t a 
r e sponsab i l i t à di t u t t o 
q u a n t o e ra a v v e n u t o m 
I ta l ia , compres i gli assas
s i n i : r i l eggendo lo , mol t i 
a n n i d o p o a v e r l o sen t i to 
p r o n u n c i a r e in P a r l a m e n 
to . ho conc luso , ancora u n a 
vol ta , c h e g ius t i ss ima fu la 
c o n d a n n a a m o r t e dec re t a 
ta dal C L N con il p i eno 
accordo di t u t t i i par t i t i 
r h r lo c o m p o n e v a n o . 

Nel d o v u t o r i l i evo è 
messa la ignobi le one ra del 
« g io rna l i s ta > F e d e r / o n i . 
m i n i s t r o agli I n t e r n i , isti
g a t o r e e compl ice de l le vio
lenze fascis te , a u t o r e de l le 
v a n e leggi e d isposiz ioni 
con le qua l i fu s t rozza ta la 
l iber tà di s t a m p a e. poi 
p r e m i a t o con la p re s idenza 
del S e n a t o e p o i . . non so se 
assol to o a m n i s t i a t o , co
m u n q u e lasc ia to i m p u n i t a 
a goders i pens ion i e ric
chezze . m e n t r e s a r e b b e 
s t a to g ius to ed o p p o r t u n o 
g e t t a r l o in ga le ra p e r molt i 
ann i , se non a l t ro , pe r le 
c o n t i n u e e f lagran t i viola
zioni de l lo S t a t u t o c h e ave
va g i u r a t o di r i s p e t t a r e e 
far r i s p e t t a r e E ' p u r e gu
s t o s a m e n t e r ievoca ta la 
r i spos ta s c h e r n e v o l e da ta 
da Vi t to r io E m a n u e l e III a 
u n a c o m m i s s i o n e di gior
nal is t i c h e si e r a fa t ta r i 
ceve re p e r c h i e d e r e il suo 

i n t e r v e n t o in difesa del lo 
S t a t u t o : « t r a s m e t t e r ò il 
m e m o r i a l e a S.E. Musso
lini ». 

Dopo q u e s t e p r e m e s s e , 
a m p i e ma u t i l i s s ime, il li
b r o g i u n g e alla sez ione 
m a g g i o r e e p iù i m p o r t a n t e . 
al la s tor ia ancora q u a s i 
ignota , nel suo complesso , 
del la s t a m p a c l andes t i na , 
di cui ho già de t to . L ' ho 
le t ta e n e p a r l o c o m m o s s o : 
mi ha r i susc i ta to inf ini t i 
r i cord i , ha r i c h i a m a t o at
t o r n o a m e mil le volti di 
c o m p a g n i e di amic i c a d u 
ti o che anco ra oggi sop
p o r t a n o le c o n s e g u e n z e 
de l le t o r t u r e , de l le soffe
r enze . di l u n g h e p r ig ion ie . 
ma mi ha a n c h e d a t o la 
soddisfaz ione di p o t e r d i r e : 
* C 'e ro anch ' io >. Il le t to
re mi scusi ques ta p u n t a 
d 'orgogl io . 

S o n o forse a n d a t o un po ' 
fuori del m i o a r g o m e n t o 
e q u i n d i mi af f re t to a con
c l u d e r e p e r m e t t e n d o m i d'i 
r a c c o m a n d a r e la l e t t u r a 
dei d u e vo lumi pubb l i ca t i 
d a l l ' A N P P I A . Aula IV e 
Giornali fuori Icage soprat
tutto ai g iovani . S o n o in
n u m e r e v o l i i g iovani che 
c e r c a n o la loro via e vo
gl iono non p e r d e r e la ra 
g ione del la vi ta s o l a m e n t e 
p e r v i v e r e Leggapn que i 
d u e l:bri ed a v r a n n o la 
p r o v a i n o p p u g n a b i l e c h e 
nel le t e n e b r e fasciate vi 
fu rono migl ia ia e nvg l i a i a 
di i ta l iani c h e r i g e t t a r o n o 
il « t i r a a c a m p a >. il « h o 
la famigl ia d a mantener .» . 
io >. il * chi m e lo fa fa
re? > pe r d a r e alla p r o p r i a 
vi ta il fine a l t i s s imo del la 
lot ta p e r r i c o n q u i s t a r e 'a 
l iber tà con il popolo i tal ia
n o e p e r t e n t a r e di e v i t a r 
gli gli or r ib i l i massacr i e 
la sconfi t ta ne l la s econda 
c u c r n m o n d i a l e p r e p a r a t a 
e vo iu ta a n c h e dal fasci
s m i S e d o v r a n n o cos ta ta
r e che la g r a n d e maggio
ranza di essi e r a n o comu
nis t i . e b b e n e c o n s i d e r i n o 
che q u e s t o è un fa t to in
con tes t ab i l e ( t r o v e r a n n o 
nel I .bro le ammiss ion i te-
*Mal ; di G u i d o Migli'»!:, j 
di Luigi Sa lva to re l l i , d: ! 
Aldo G a r o s e ; ) , che non è 
colpa dei comuni s t i se 
t ropp i a l t r i p r e f e r i r o n o at
t endere . . . la sesta g i o r n a t a , 
e ne t r a g g a n o le conse
guenze c h e s e m b r e r a n n o 
loro giuste . 

Ottavio Pastore 
Hi A Dal Pont. A.. Leonetti. 

M. Masura. Giornali fuori leg
ge (La stampa clandestina an
tifascista J922-I94.7». Roma. 
ANPPIA. 1964. pp. 344. L. 6000. 

Nella foto nel titolo: una del
le p r ime Uni t i clandest ine 
(25 luglio 1927) dell 'edizione 
piemontese 

Gli Editori Riuniti pubblicano il 
«Dizionario» di Alfred Bertholet 

dall'A ala Z L'angelo re dei demoni (da 
un « bestiario > arabo) 

Un'opera che può efficacemente contribuire a strappare il lettore dal 
chiuso di una visione acritica della religione, dalle dogmatiche esalta

zioni e dagli antistorici rifiuti 

Il • Dizionario delle Reli
gioni - che ci ricrte presenta
to dagli Editori KJuniti ( 1 ) . si 
inserire in quel fermento di 
interessi per una considera
zione storico - culturale del 
fatto religioso. che ormai ha 
raggiunto laryhc cerchie del 
pubblico italiano, 

Si trutta di interessi l'itali 
per la nostra cultura, che 
non hanno trovato finora ap
pagamento e della cui inten
sità e vastità oli editori hanno 
preso chiara coscienzu .so/o 
negli «l'imi anni. E ciò non 
avviene a caso, se ancor oggi 
in Italia si circonda la reli
gione di quelle circospczioni 
da tabù, di cui tatti facciamo 
giorno per «ionio esperienza. 

Troppi interessi - terreni -, 
troppi privilegi politici e so
ciali sì celano alle .me spalle 
perche' la nostra classe diri-
pente possa (iuarda re con be
nevolenza ed incoraggiure 
esigenze culturali che voglio
no la religione, come ogni al
tra esperienza umana, sotto
posta ad una umilisi scienti
fica che la scarnifichi delle in
crostazioni mistificatrici, e la 
riconducu alla sua vera ma
trice, alle contraddizioni e la
cerazioni storiche della so
cietà. 

Il papato di Giovanni XXIII 
aveva, tra l'altro suscitato un 
brulicare di vecchi e nuovi 
studi storico-religioni, un'e
splosione di edizioni eccel
lenti. mediocri, imitili, che se, 
da unu parte, tudtcui'uno 
Quanta forza avessero accu
mulato interessi fino ad al
lora inesorabilmente soffo
cati. dall'altra, rilevavano la 
improvvisazione, il disordine. 
la superficiulità frettolosa con 
cui non di rado gli editori ne 
avevano valutata la presenza. 
Tuttavia la valutazione stori
ca, scientifica della religione 
rimase sostanzialmente chiu
sa nella cultura delle élites 
intellettuali e non riuscì ad 
infrangere ali angusti limiti 
del gruppo degli 'specialisti ». 

La pubblicazione di que
sto Dizionario vuol sozzare 
quei limiti e portare all'aper
to, in mezzo al pubblico più 
vasto, l'esempio di una ana
lisi del fenomeno religioso 
che sia nel contempo rigoro
samente scientifica e facilmen
te assimilabile Si tratta di una 
pubblicazione che mira, per 
ciò che le è possibile, al su
peramento di quella frattura, 
tuttora profonda nella cultura 
italiana, tra ricerca scientifi
ca e divulgazione, tra il -fa
re individualmente scoperte 
originali - come diceva Gram
sci. e il ' socializzarle -, ti 
farle diventare » elemento di 
coordinamento e di ordine in
tellettuale e morale-. 

In questa prospettiva dopo 
i Lineamenti di storia delle 
religioni di Ambrogio Donini. 
questo è il tentativo più serio 
e più ampio che ci sia stato 
presentato negli ultimi tempi. 
anche se di quei Lineamenti 
non ha la bruciante attualità 
e vivacità della problematica. 

Il Berthold aveva lavorato 
al suo Dizionario negli anni 
precedenti alla seconda guer
ra mondiale, preparando un 
manoscritto che. pronto fin 
dal '41. la guerra impedi che 
fosse pubblicato e che, fini poi 
con l'essere distrutto. L'auto
re si accinse allora a ricostrui-
re la sua opera sulla base de
gli appunti che aveva potuto 
salvare; nel 1951 Bertholet 
moriva e il Dizionario vedeva 
la luce nell'edizione tedesca 
l'anno seguente 

Le vicende, la collocazione 
storica dell'opera e la forma
zione scientifica dell'autore 
(studioso di esegesi biblica e 
di teologia), spiegano, da una 
parie l'assenza di alcune voci 
ripuardanfi movimenti reli-
piosi su cui l'attenzione degli 
studiosi s'è fermata solo ne
gli ultimi anni: dall'altra il 
maggior respiro dato alla trat
tazione delle grandi religioni 
Istituzionali. L'ampiezza dei 
fenomeni abbracciati, caratte
ristica qucs'.a di oani dizio
nario. ha spesso costretto in 
un atro limitato alcune rocl 
ai cui problemi il pubblico 
italiano è particolarmente at
tento 

Bisogna tener conto che 
siamo di fronte ad un'opera 
nata per il pubblico tedesco, 
culturalmente così diverso da 
quello italiano, e che la sua 
stessa collocazione storica la 
fissa inevitabilmente entro i 
limiti di un determinato mo
mento della ricerca storico-
relioiosa. ad un determinato 
stadio dei suoi ri.fiilfati. 

Ciò non intacca l'interesse 
culturale e la validità scienti
fica del Dizionario, fondata 
sulla capacità dell'autore di 
usare con grande equilibrio 
i suggerimenti metodologici 
delle più varie provenienze, 
senza lasciarsi irretire dalle 
scorie mctastorìche derivate 
ad alcuni di essi da imposta
zioni irrazionalistiche; così 
pur trovando suggestioni pro
prie della fenomenologia reli
giosa. il lettore cercherà inu
tilmente le pseudo-scientifiche 
/orm'dazioni di Quella scuola 
suoli archetipi e sulle strut
ture eterne e immutabili della 
religione. 

Il Bertholet sa assicurar* e 
mantenere alla sua trattazio

ne il contatto con la realtà 
storica che .sottende dia ma
nifestazione religiosa, e sa evi
tare dì sovrapporvi arbitraria
mente quelle costruzioni jdeo-
logiche ch'egli potrebbe ie-
perire nel suo impcino reli
gioso. Questo coMdnte riferi
mento alla storicità del feno-
inerio relu/ioso ali permette. 
di volta in volta, di indivi
duare nelle modificazioni del
la religione egiziana lo svi
luppo della .società faraonica; 
di riconoscere che l'idea esca
tologica della fine del mondo 
nacctue - già nello mente dei 
primitivi - dall'esperienza del 
terrificante scatenarsi delle 
forze naturali: di vedere al di 
sotto del - polimorfismo • del 
la religione greca - l'esistenza 
di tanti piccoli Stati, oltre che 
le diverse origini della popo
lazione ». 

Il Bertholet non si ferma 
dunque, come giustamente no
ta Donini nella prefazione al 
Dizionario, alla concezione 
della religione come -fatto 
puramente etico-ideale - pro
pria della scuola di Adolf 
Harnack. a cui tuttavia ap
partiene; nella consapevolez

za delle multiformi implica
zioni storiche del fenomeno 
religioso, nel ricondurlo alle 
reali condizioni dell'uomo 
nella natura e nella .società. 
il Bertholet non solo .sembra 
MI peni re. per certi aspetti, i 
limiti di quella .scuola, ma 
trova ancìie la forza e la pos
sibilità di superare i pericoli 
che dalla sua coscienza reli
giosa potrebbero derivare 
all'analisi dello studioso. 

Ne è nata un'opera com
plessa. - al di fuori di ogni 
passione apologetica e di ogni 
ristretta mitizzazione di tipo 
folcloristico », una opera che 
può efficacemente contribuire 
a strappare il lettore italiano 
dal chiuso di una visione acri
tica della religione, in cui le 
vicende della nostra cultura 
l'hanno finora costretto, sia 
essa di dogmatica esaltazione, 
sia di antistorico rifìnto. 

f. pit. 

(1) ALFRED BERTHOLET: 
Dizionario delle Religioni. 
'prefazione di A. Donini), 
Editori Riuniti. 

In alto: la Riforma trionfante (incisione di Lucas Cranach 
il Giovane, X V I i e c ) . Sopra: miniatura con storie di San 
Paolo (dalla Bibbia di Carlo il Calvo) 

rivista delle riviste 

I marxisti, la famiglia 
e la società 

Non credo siano circolati 
abbastanza nella .stampa e 
nelle organizzazioni comuni
ste i temi e ì risultati del 
.seminario di studi che. pro
mosso dall'Istituto Crauisci. 
ebbe luogo il 14-15 maggio di 
quest'anno a Roma, uve'ido 
per oggetto generale il rap
porto Famiglia e società nel
l'analisi marxista. Eppure, a 
leggerne ora gli atti (relazio
ni e ampi sunti della discus
sione) nel primo del Quader
ni (ottima cosa) di «Critica 
marxista», ci si avvede che 
11 dentro e materia ricchissi
ma, esaltante, tli dibattiti, di 
partecipazione. di passione 
per i compagni, nelle sezio
ni. nei circoli, sui giornali. 

Il titolo un po' accademico, 
nel suo rigore, sottintende 
infatti la trattazione di argo
menti che lutei escano tutti 
(il matrimonio. !.» educazione 
ilei figli, i rapporti tra il 
mondo in cui viviamo e la 
nostra vita personale), moti
vi che sone an/ i alla radice 
stessa della spinta ideale, 
profonda, intima per cui un 
uomo o una donna diventano 
comunisti, sperano e lottano 
per un inondo diverso. 

Raramente come attraver
so l'esposizione e l 'elabora
zione espressesi in quel con
vegno da parte di studiosi 
(filosofi, giuristi, pedagoghi. 
dirigenti politici) i grandi 
motivi ideali sono emersi co
sì nettamente e non solo in 
termini di prospettiva d'a
zione (che nuche questi ci 
sono stati, e nettissimi, come 
diremo) ma nella più ampia 
visione di un futuro libero, 
di un avvenire costruito per 
l'uomo, per la sua felicita 
come persona, oltre la tappa 
dell 'emancipazione dnl lavo
ro salariato dallo sfruttamen
to. Cosi una ventata d'aria 
pura, un orizzonte più chia
ro. un richiamo alla carica 
finalistica del socialismo 
scientifico hanno dato alla 
discussione il .suo respiro 
pieno. 

Non ne tenteremo neppure 
un sunto; basterà, per la se
gnalazione doverosa, ricorda
re che sulla base di una re
lazione generale tli Umber
to (Terroni e di altre parti-
colari (di Franca Pieroni 
Bortolotti. Luciana Castellina. 
Marisa Pittaluga, Alessandro 
De Feo. Diana Amato Vin
cenzi) che hanno affrontato 
altrettanti aspetti storici, giu
ridici. morali, sì sono aece.-o 
discussioni vivacissime dove 
si sono messe a fuoco l'estre
ma importanza e complessità 
della materia. 

Bastino qui gli elementi 
principali del contendere (e 
dell 'impegno comune). Sulla 
legislazione matrimoniale at
tuale che richiede un radi
cale rinnovamento, e occupa 
un posto di primo piano nel
la scala dei problemi politici, 
il rapporto di Cerroni è sta
to assai esplicito (e non con
traddetto dagli intervenuti) . 
Non si possono fare conces
sioni di principio in questo 
campo da parte delle forze 
marxiste ne accontentarsi di 
affermare (come puro e giu
sto) che la risoluzione radi
cale delle contraddizioni del
l'istituto familiare è connessa 
al rivolgimento della società 
e delle sue strutture. Muo
versi sul terreno legislativo 
(divorzio, diversa regolamen
tazione della materia che 
concerne i figli, i rapporti 
patrimoniali tra i coniugi, ec
cetera. ecc ) e anzi, una del
le condizioni per contribuire 
alla trasformazione della so
cietà italiana 

Piuttosto, qui, il discorso sì 
è articolato enormemente. 
Chi ha insistito «ulla necessi
tà di una campagna di mas
sa por l 'avanzamento della 
coscienza civile del paese. 
chi ha chiesto un colloquio 
con le forze e 1*» ispirazioni 
cattoliche accentrato attorno 
al - m o m e n t o di l ibertà». 
chi ha. in proposito, precisa
to che - solo la società che 
noi prevediamo, «olo una so
cietà sciolta dalla lesge fer
rea del capitale puh anche 
essere una società pluralisti
c a - , chi ha sottolineato una 
certa funzione storica del 
- ribellismo sessuale -. chi. 
infine, ha sostenuto che la 

solubile, e che perciò soltanto 
un matrimonio dissolubile, 
per iniziativa unilaterale del 
coniugi pub creare le basi 
per una loro effettiva pa
rità. 

La casistica offerta, sulle 
varie posizioni « cristiano-
borghesi -, sulla legislazione 
nei Paesi dell 'Europa occi
dentale e settentrionale, sul
la situazione sociale in Italia, 
è stata assai ricca, ma tra 
tutte esemplare ci e apparsa 
la documentazione offerta da 
Luciana Castellina sull 'espe
rienza sovietica. Che ha co
nosciuto sinora tre fasi: quel
la dei primi anni rivoluzio
nari (realizzazione piena del 
principi! marxisti) che par i 
fica il matrimonio di fat*o 
a (niello registrato, e ricono
sce come sola base del rap
porto familiare il vìncolo di 
sangue; quella dell 'involuzio
ne dei decenni staliniani, un 
abbandono crescente dell 'ori
ginaria piattaforma leninista, 
e quella, ancora limitata e 
contraddittoria, aperta dRl 
processo di revisione del 
XX Congresso. Ma più anco
ra dell'esposizione è risultata 
interessante la ricerca (sulla 
base delle condizioni politi-
co-soclall-economlche reali) 
delle cause di questo t rava
glio legislativo, di costume, 
di spinte e remore ideali. 

p. 5. 

Un libello 
antisemita 

Da un articolo di Carlo 
Casalcgno apprendiamo la 
comparsa a Kiscinev. in 
Moldavia, di un equivoco 
volumetto dal titolo Ebrai
smo e sionismo contempo
ranei. opera di fai Afayfsfcy. 
L'opuscolo, a quanto pure, 
spazia dalla mistica della an
tica religione alla jwlitica 
del nuovo Slato di Israele. 
Secondo il Maytsky, l'ebrai
ca. come religione, sarebbe la 
peggiore possibile: pessimi
sta. nazionalista, antifemmi
nista e uufipupolare perché 
• legalizza il potere degli 

( sfruttatori - e predica 'il ri
spetto idolatra dello zar », 
inventando la favola del 

I Messia per -soffocare la 
protesta sociale dei lavora-

Itori sfruttati con la promes
sa di un bel futuro». Nato 
da simili principi. Io Stato 

I d'Israele poteva riuscire sol
tanto il peggiore di tutti gli 
Stati: asservito a Bonn come 

I n Wall Street, vassallo del
l'imperialismo. nemico del 

Isuo stesso popolo languente 
' sotto le crudeli condizioni 
del capitalismo», mentre 

Imctà dei lavoratori sono di
soccupati o retrocedono da 
operai qualificati a mano-

Ivali. 
Da questo florilegio il Ca-

Isalegno trac, non gratuita
mente. l'impressione che il 
Maytsky riproponga, sotto lo 

I schermo della propaganda 
antireligiosa e antisionista.il 

I medesimo antisemitismo del 
libello del Kitchko deplorato 
nell'Unione Sovietica e nel 

I mondo. E' vero che proprio 
per difendersi da un simile 

I sospetto l'autore mette le 
mani avanti, ricordando che 
l'antisemitismo è incivile, 

I condannato dalle leggi del
l'URSS e alieno dalla men
talità sovietica. Ma questa 

Ipuò essere la classica - scusa 
non richiesta ». Che lascia 

I tuttavia intendere come per 
fortuna, dopo lo scandalo 
Kitchko gli antisemiti non 
osano più in URSS presen
tarsi a viso scoperto. 

E' un buon segno, ma oc
corre andare acanti ancora 
per far sì di risolvere fino in 
fondo — cioè fino all'elimi
nazione di ogni - caso Kitch
ko - o Maytsky — questo 
problema fondamentale per 
tutf le società civili, ma in 
particolare per una società 
socialista che. mirando a li
berare l'uomo, deve respin
gere recisamente qualsiasi 
discriminazione tra gli uo
mini. ed eliminare le radici 
di un passato reazionario 
perché non continuino a 

disparità — e quindi la in- " fruttificare in nessun modo. 
feriorità della donna — e t'a- I r. i. . 
nima del matrimonio indls- L_ ___ ^ „ _ _ _ „ ^ _ . . _ _ J 

Documenti 
di teatro CENSURA E CULTURA 

- La storia della censura è 
la storia delia cultura -, scrive 
Carlo Di Stefano in principio 
di questo volumetto, edito as-
s?ii opportuna mento nel - Do
cumenti di teatro - di Cappelli 
(La censura teatrale in Italia, 
1600-196? pa^g. 15*;. con 16 il
lustrazioni f.t, L. rtOO). Con 
rigore di studiolo, ma pur con 
l'i pascione dell 'uomo di pal
coscenico. Di Stefano rico
struisce le \ icende. «empre 
assai complesse, dei rapporti 
fra la produzione drammatur
gica. eli attori, gli scrittori, e 
l 'autorità, civile o ecclesiasti
ca: quest 'ultima è la protago
nista. nei secoli che precedono 
quello scelto per sesnare il 
punto d inizio della trattazio
ne vera e propria: ma non 
senza interne contraddizioni. 
che più si complicheranno 
successivamente per i contra
sti to le alleanze) con i di
versi poteri pubblici 

Fra il '700 e T 800. a ogni 
modo, alle motivazioni fino al
lora prevalentemente « mora
li - dei provvedimenti di cen
sura, e di tutto l 'at tesgiamento 

dei - s u p e r i o r i - verso l 'arte 
del teatro, si andranno so
vrapponendo e sostituendo ra
gioni più esplicitamente - po
l i t iche- . Nel periodo preri-
sorgimentnle e risorgimenta
le - i libri che vendono seque
strati. quelli che vengono fer
mati alla frontiera, le comme
die e le tragedie che vendono 
\ ietate o le b'-ttute che ven-
aono tagliate o rivedute sono 
tutte d'argomento politico-. 

La casistica che Di Stefano 
fornisce al r iguardo è ampi.'». 
nutrita, i l luminante per l i 
--te^a tinta di grottesco che, 
nella prospettiva storica, cer
te decisioni assumono- si guar
di alle vicissitudini delle allu
sive tragedie in costume di 
G.B. Niccolini. soprattutto del 
suo Arnoldo Da Brescia; per 
non dire della fiera persecu
zione cui vennero sottoposte 
le opere teatrali del Foscolo e 
dell'Alfieri (l 'autore del Saul 
non sembra essere molto più 
fortunato nemmen oi?gi, come 
recenti fatti comprovano). 

E veniamo a periodi più v i 
cini a noi. Le imprese della 

censura fascista sono docu
mentate ott imamente da Di 
Stefano sulla traccia d'una 
fonte diretta: le Memorie inu
tili dello Zurlo, che fu censo
re teatrale dal "31 al '43. cioè 
nella fase culminante delia 
dit tatura mussolininna (in più 
d'una evenienza, il - duce - in
dossò personalmente le vciti 
di Madama Anastasia, come 
nel caso della Caterina Sforza 
di Sem Bonella, sforbiciai-, 
perché, fra le altre cose, - due 
papi sulla scena sono trop
pi - ! ) . Ed ecco, nel dopoguer
ra, dopo una breve, impetuo
sa parentesi di libertà, l'offen
siva oscurantista r iprendere in 
pieno, per t re buoni lustri: i 
clamorosi - a f l a n - della Man
dragola di Machiavelli e della 
Governante di Brancati (il 
quale ultimo ollri al compian
to scrittore l'occasione per un 
sacrosanto suo libello) non so
no che due esempi fra tan t i 

Con la l e ^ e dell 'aprile 11*62, 
mantenuta in vita la censura 
cinematografica (e quella su
gli spettacoli di rivista o affi
ni) , la censura teatrale viene 

ufficialmente abolita: una lot
ta, possiamo dirlo, quasi mil
lenaria ottiene il suo primo 
tangibile successo. Ma le re 
strizioni alla libera espres
sione artistica continuano a 
manifestarsi nelle più v a n e 
forme: magistrati t roppo ze
lanti. funzionari di polizia, 
obliqui - cons ig l i e r i - seguita
no a intimidire il malvivo 
teatro di prosa, la proibizione 
(ormai di prammatica) ai 
- minori di 18 anni - tien lon
tano dalle ribalte il pubblico 
più gio%*ane, mentre un mo
derno mezzo di comunicazio
ne e di diffusione, qual è la 
TV, è oggetto dei veti più oc
culti e più assurdi. Alla sua 
meritoria fatica di - s t o r i c o - , 
Di Stefano pone perciò i! po-
lenr.co suggello d'un militan
te della cultura, concludendo 
il suo libro — utile, anzi ne 
cessario. e di saporosa lettura 
— con l'affernaMone che - i l 
problema della censura... dun* 
qvf. è ancora valido, interes
sante, vivo: non integralmen
te risolto». - _ mm 
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