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jUn'importante prefazione alia 
jnuova edizione dei «Saggi» 
ineirUniversale Laterza 

II Labriola 
di Garin 

I" questo un momenta di 
grande ripresa dpllinteresse 
per Antonio I^ibriola. per la 
.sun biograna intcllcttualc e 
politica. por !.i nci'rca del 
posto che gli spctta nelln sto
ria della eultnra italiana e 
di'l pensiero socialist:! inter-
nazionnlc. Ne si tratta sol-
tanto, per fortuna. di un esne-
diente retrospettivo che muo-
va dal problem! oggi aperti 
c il « ritorno a Labriola -
proclami romp un protestor 
un nonic da identiflcare con 
un mito, una - riscoperta -
che voglia signiflcare l'acqui-
sto di una soluzione definiti-
va. Sono i tcsti di Labriola, 
i suol scritti e in primo luo
go I suoi saggi sulla concc-
zione materialisticn della sto
ria che oggi eominciano a co-
noscere una circolazione qua-
le mai avevano aviito. ne du
rante la vita del suo autore 
ne nel cinquantennin seuuito 
alia sua tnorte. e che non de-
riva da una delle tante ope-
razioni di politica culturale ed 
editoriale che abhiamo visto 
realizzarc con successo may-
more o minnre in questi ul-
timi anni. ma e il risultato di 
un convergere e incrociatsi 
di ricprche e di dihattiti in-
torno all'cssen/a stcssa della. 
storia o della cultura italiana. 

Se questo convergere o in-
croeiarsi di ricerche p di di-
bnttiti ha potato trovare in 
Antonio Labriola il suo een-
tro focnle, cio i- potuto av-
venire perche il pensiero di 
Labriola appare a ragione 
romp uno del pnnti pifi alti 
di applicazione del pensiero 
italiano ai problem! del no-
stro tempo, e perche la con-
pezione autonoma e cntioa 
del marxismo che enl! ha con-
tribuito a sviluppare e lcgit-
timamente npparsa pomp il 
tratto distintivo della sua 
opera lln'opera che in varia 
misura p con diversn seyno 
ha condizionato la cultura 
italiana, pur sen/a psspre as-
similata in misura decisiva, 
e clip percio si prcscnta oggi 

i come la voce di una guida 
nota. ma non pienamente uti-
lizzata. di un maestro che ha 

[ancora molto da insegnnre. 
Sintomo assai signiflcativo 

!di questo crescento appuntar-
>si dellintercsse intorno ad 
[Antonio Labriola e lampia 
intrndu/ione alia nuova edi-

[zione del saggi lahr'nlinni ncl-
jla -Universale Laterzn - di 
Kugenio Garin (1). d'uno stu-

[dioso cioe che negli ultlmi 
[tiuindlci anni si e dedicato 
icon un particolare impegno 
lad indagare le complesse vi-
cende della cultura italiana, 

[dall'unillcazione nazionale ad 
oggi. sotto il profilo della 
gramsciana storia degli • in-

[tcllettuali -. Sarebbc interes-
r.ante ripprcorrore tut ti nil 

[scritti del Garm. e non sol-
[tanto le Cronnchr di tilosafiti 
Ulaliana o i saggi raccolti nel 
{volume Ln cii/Miro itttliann Ira 
i'SUO e '900, per osservarp ro-
Ime sempre piu intens.imente 
Ml rtforimento a Labriola vi 
[enmpaia non come citazione 
[di ohbligo, ma come conqui-
[sta di un criterio di giudizio 
c di una visione risorosa P 

Iprecisa Cosl d sassio col 
quale PRM ripresenta i saas:i 
del Labriola. per le stampp 
dpllo stesso pditore prpsso il 

'quale, pin d! \enticinc|iie an-
I ni or sono. Benedetto Croce. 
in UO momenta drammatiro 
di svolta della vita intellet-
tu.nlp e politica italiana. li fe-
ce lesscrc in chiavc di recu-
poro c insieme di antidoto. 
puo pssere considprato a mio 
parere. non soltanto lo stucbo 
piu rilevante di questa ri-
prcsa d! interessi labrioliani 
p la migliorc introduzione 
compl«*ssiva che flno nd oaui 
possediamo alia conoscpnza 
della vita e deH'opera del 
Labriola. ma anche \\ punto 
di arrivo di una lunsa con-
suetudine. tutfaltro che limi-
tita alio studio specialistico 
deU'ar^omento. ma spenmen-
tata in un continuo lavoro 
critico 

Di questa lunga consuptudi-
ne la interpretazione che Ga
rin ci da dpllo s\iluppo in-
tcllPttualp e politico di La-
br.ola reca chiaramcntt* la 
traccia. in quanta ne mostra 
le radici che profondnmente 
lo colle^ano alia storia dlta-
lia. e piu esattamente alle 
avanzate e ai ripiepamenU 
che questa storia <tegnarono 
nesli anni tra la formazione 
dello Stato unitario e la c n -
si di fine secolo In questo 
oontcsto Tadpsione di Labrio
la allc lotte del moviinmto 
operaio e al socialismo e la 
sua elaborazione onuinile del 
marxismo. non sono indicati 
come il frutto di una -con-
versione- o I'approdo di una 
ser.e di fasi successive e v o -
lasticam>nte delimitate, ma 
venuono esaminati come un 
percorso dotato di una coraj-
giosa coerenzn. che Garin >ot-
tolinea con una IIIMSU'IIM che 
ml sembra oitrepassare la pe-
•etrazione dello storico e n -

la simpatia e l'adcsio-

ne di chi in un processo lun-
Ko. meditato e senza strappi 
volontaristici avverte rlspec-
chiala in <jualche modo una 
esperion/.a autobioqraflca. 

La novita piu rilevante del
ta interpretazinne data da 
Garin dello sviluppo del La
briola eonsistc iofatti nel 
rijiercorrero i momenti me-
diante una flnissima lcttura 
degli scritti e delle testimo
nialize autobioaraflchp nel 
quadro di una ricostruzione 
concreta, non nominal istica, 
delle vicende del pensiero 
italiano E' probabilmente de-
stinata a suscitare ampie di-
scussioni la conclusione alia 
cniale Garin perviene. eioe. 
che non si pu6 parlare con 
piona leKittimita di una fase 
hegeliana e di una successiva 
e antitetica fase herbartiana 
nella formazione lllosoflca di 
Antonio Labriola. senza chia-
rire il sinnifieato speciflco che 
determinate concezioni flloso-
lU-he assumevano nella vita 
intellettuale dell'Italia unita. 
La scuola di Hertrando Spa-
vent a. presso la quale il La-

' briola si forni6 neuli anni 
tleila sua niovinez/a. propo-
neva. in fun/ione antimeta-
lisica. un begplismo consape-
vole clfi suoi limiti di sistema 
e quindi aperto a svolsiimenti 
realistici, attento alle con(|ui-
ste delle •scienze intorno al 
mondo degli unmini e della 
natur.i. 

In o u c t o ambito si deter-
m n:i anche la forma di par-
teeipazione alia lotta politi
ca. che il Labriola sentl sino 
da -4'iovane come una rea-
zione alia mescbinita della 
vita del - paese legale - e del
la sua classe dirigente e co
me appassionata preoccupa-
zione per i problenii che nel 
•• paesp reale - luniflcazione 
nazionale aveva lasciato aper-
ti e insoluti Sappiamo dello 
M'anrializzatn stupore degli 
ingenui dottrinari per ogni 
legame che voglia istituirsi 
tra (juesto punto di partenza 
•• con<ervatore - deH*espeni'n-
/a filosofici e politica del 
Labrinla e il suo approdo ri-
\olu/ionario -Che quell'ap-
prodo fosso — sertve Garin 
— non un umanitarismo fat-
to di so-pirose velleita "bor-
glu-si". non un socialismo di 
Kpirazione positivistica (e le 
due cose spt'sso si incontrava-
no). e neppure una rivolta 
anarcliica. nia un chiaro e ri-
gorn<;o marzismo. uti " comu-
nismo criti<'o" questo <:i deve 
alia sua prepara/.ione filosofi-
ca. alln sua sempre piii pre-
cisa determinazione del meto-
do delle scienzp umanp. oltre 
che alia tempra dell'uomo -

Ma quello stupore non puo 
essere condiviso da chi abbia 
riconosciuto nella scarsezza di 
grandi conservatori una delle 
tare piu grandi della classe 
dingente ust'ita dal Risorgi-
niento. e nell'opera dei pochi 
effettivamente gr-mdi conser
vatori che ritain ha avuto ah-
b.a lndicato se non una decisa 
for/a rivolu/ionaria, quanto 
menn la piii rigorosa ronsape-
volezza delle condizioni reali 
del paese e la piu seria volon-
th di adeguare il pensiero ita
liano alle punte piii alte del 
pensiero europeo 

Garin non lascia dunque 
estranea questa ricostruzione 
critica della formazione filo-
sofira e politica dalla prespn-
tazione dei saggi sulla conce-
zione matenalistica della sto
ria Questa parte della sua in
troduzione e per molti a>petti 
una elegante individuazione 
di tenii di lcttura. un reperi-
mento dei motivi che si trova-
no. circolano e si sviluppano 
all'interno dei saggi labriolia-
ni: un preludio, mi t1* sembra-
to. ad un nuovo tentativo di 
ricostruzione complessiva del 
- i-omumsmo critico - di Anto
nio Labriola. che. appogg:an-
dosi sulla importanza determi-
nante della esp»^nenza di par-
tecipa/ionc alle vicende del 
socialismo italiano e interna-
z.omle. intetide penetrare p.u 
a fondo il senso preerso di 
queiia i>!abor:izione del mjrxi-
smo. realistica e stoncistica. 
CONI attenta a'.Ie cose e insie-
nie eo-.i cons.ipevole delTori-
g.ne e della natura <lel marxi
smo stesso. deile possibilita e 
della necessity del suo stesso 
sv.luj)p<» Qui Gann cogbe il 
senso del marxismo ngoro<o e 
aperto di Antonio labriola. la 
ragione che troppo a lungo ha 
costituito la sua relativa estra-
neita al movimento operaio 
italiano P che oggi lo rende 
ancora significativo e attuale 
contro ogni ritorno a schema-
tiche enciclopedie ma anche 
contro ogni abhraccio in deb;-
htanti concordismi 

Ernesto Ragionieri 

(1> Antonio Labnola, La 
concezione malcrialistica del
la storia, a cura e eon intro
duzione di Eugenio Garin, 
Bari. Editori Laterza, 1965, pp. 
LXVII-365, L. 900. 
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dopo 50 anni il > del generate Angelo Catti 

La «rotta» 
del novembre 1917 

e davvero, nel 
ricordo popolare 

non meno che 
nelVattenzione 

degli storici, In 
questione centrale 

per capire la 
partecipazione 

delVltalia alia prima 
guerra mondiale, 

i rapporti che 
s'instaurarono 

fra le classi, la 
pessima condotta 

politica e militare 
del conflitto 

IRESPONSABILI DI CAPORETTO 
r 

La «caccia alle streghe» negli USA 
(dal 1938 al 1963) denunciata in un 
coraggioso « libro bianco » edito a 
New York 

Questo e 
il fascismo 
americano 

Si pud dire siraordinariamente utile che questo diario di guerra inedito di 
Angelo Gatti, Caporetto (ed. Garzanti, 7964, L. 5000) si collochi al cen-
tro dell'interesse del grande pubblico in occas/one del cinquantenario della 
prima guerra mondiale. L'eco di stampa, il suecesso dell'edizione, notevo-
lissimi, non si spiegano soltanto con il materiale prexioso del libro, che 
il fratello dell'autore ha concesso di pubblicare a quasi mezzo secolo di 
distama dalla sua stesura. Gli e che la tragedia di Caporetto e davvero, nel ricordo popo
lare non meno che nelVattenzione degli storici. la questione centrale per capire la parte
cipazione delVltalia alia gueria. i rapporti tra le classi che ivi si andarono instaurando. le 
responsabilita della condotta politica e militare del conflitto. Si ricorderd come Gramsci 
sia tomato piii d'una volta sul tenia nelle sue note dal carcere, seguendo qaanto s'aridava 
scrivendo in quel tempo in riviste e libri di memorie. Gramsci aveva posto allora proble-
mi, intuito soluzioni, indicato direzioni di ricerca che ricevono dal riinrto di Angelo Gatti una 
convalida e un'illumtnazione appassionariti. In primo luogo suite cause stesse della rotta, che non 
rtstedono nella propaganda disfattista dell'intemo (tern da tempo naufrugatej ne nel cosiddetto 
< sciopero militare » delle truppe. Gramsci si chiedeva se, a questo punto, ci si potesse accontenture 
di una ::piegazione puramente militare (errori gravissimi di Cadorna e dell'Alto Comando) e cosi 
iudicuvu il punto nodale da acclarare: « L« responsabilita slorica deve essere eercata nei rapporti 

generalt di classe in cui soldati, uffi- " 

II generate Gatti 
Udine nel 1917 

al Comando Supremo dl 

Uno dei periudi uiii oscuri nella rccentu 
stuna degli Stall Uniti — flno alia tragedia 
di Dallas — e quello che succedette alia 
crisi coreana, compreso tra il 1952 e il 1954 
In quel periodo un'incontrollata paura m-
vase Taniencano medio che per la prima 
yolta dalla line della guerra vedeva scosso 
il suo prestigio nel mondo. mentre all'inter
no le accuse di - bovversivo ~ mettevano 
ogni cittadmo nella potenziale condizione 
di subire un processo. Quel periodo ha il 
nome, famigerato, di - maecartismo -. Joseph 
McCarthy, flno a quando il Senato sUitu-
niten.-e non lo bollo di ~ censura -, fu il 
despota incontrastato durante quel due anni. 
Adlai Stevenson, allora candidato del par-
tito democratico contro il repubblicano Ei
senhower. dis^e. parlaudo dei metodi u«ati da 
McCarthy, che - non sarebbe fuon luogo tro-
varvi un'analogia con certi metodi <lell'hitle-
risiuo - Ma per quanto spregiudicatn c de-
magogico fosse stato il maecartismo. e>so in 
realta rappresenth soltanto il momento tli 
una ben piu wMa realta della recente sto
ria degli Stati Uniti. anche se durante quei 
due anni la - caccia alle streghe - eia rivolta 
contro tutti coloro che non erano disposti a 
rinunciare alia liberta di pensiero e di cri
tica nei confronti del conformismo ufflciale. 
E in quegli anni il conformismo si paludava 
dei concetti neo-^ciovinisti (uno sciovini^mo 
aH'americana. fatto salvo dall'anticn pre'en-
za di I j Fayette) contenuti nella dottrma 
Monroe dell.i - America agli amencani -. per 
cui una qualsia^i critica potev.i interpret irsi 
come atto sovver«ivo 

Npgli anni '30. quando il fascismo era in 
Italia ormTi affermato e in Germania Hitler 
*i preparava a marciire suU'Europa. negli 
Stati Uniti il pre«idente Roo>eveIt affron-
t.iva col New Heal v IMI progrimmi di ri«a-
n.imento economico dopo la grande criM del 
'2!> Approvato ne| 19.JZ il piano provoc6 le 
violcntc reazioni dei gro-̂ sj proprietari che 
per bocca di Martin Dies fecero sapere al 
popolo americano che - i pianificaton sono 
simstroidi e radical! che non credono nel 
no-tro si«tema di libera impresa - Appog-
giato e fin.inziato dai gruppi egemonici che 
f.icevano capo ai grossi imprenditori. con il 

DI fronte al-
I'ingresio del
la City Hall di 
S. Francisco, 
dove la HUAC 
intendeva te-
nere un con. 
gresso, II 13 
maggio 1960 
gli studenti 
per la prima 
volta prote-
starono aper-
tamente, im-
pedendo I'in-
gresso al pa-
lazzo ai con-
gressisti. 

IKJCO illuniinati -

La sferzante, allusiva «atira di quetta vi-
gnetta e evidente: il vecchio poliziotto e la 
HUAC, la donna che lo Interroga preoccu-
pata e I 'America. I ceffi natcoitl nell'om-
bra appartengono all 'organluazione fascist a 
• John Birch Society . : . Sta tranquilla, 
m a m m a — dice i l poliziotto — qui ci sono 
soltanto dei bravi patrioti americani . . 

^ostegIlo di eccle.sia>tiei 
come padre Cuughlin, dal Ku Klux Klan e 
da altre organizz.i/.ioni nnzionaliste come 
quolla della ~ Figlie della Ilivoluzione Ame
ricana -. Martin Dies riuaci a creare una 
organizzazione che chiamft House Un-Ame
rican Activities Committee, cioe un comitato 
per il controllo delle attivita contro gli Stati 
Uniti. La data uffieiale della nascita della 
HUAC risale al 1938. 

McCarthy, dunque. non era altro che un 
suecessore di Martin Dies e Edwin E. Willis. 
I'attuale capo della HUAC. non e altro che 
il biiccessore di entrambi Durante tutti que
sti anni. tale organizzazione. anche se in mo
do piii sottile e dietro le quinte. ha conti-
nuato la sua -caccia alle streghe-. che di-
eiascette anni fa sembrava si thivesse con-
eludere nel farsesco processo dei - Dieci di 
Hollywood -. che vide accu"=are di sovversio-
ne gli intellettuali piii quotati e stimatj degli 
Stati tlnitir ba«tn andare a sfoghare il saggio 
di Howard Liwson - Li battaglia delle idee- . 
pubblicato nel '55 da Feltrinelli. per trovare 
l.i storia di (|iiegli anni Nonostante l'inco<:ti-
tuzionalita della HUAC e l.i presenza di una 
forte opposizione ad e^sa all'interno del paese 
da parte delle forze piii progressiste. 1'orga-
nizzazione fondata da Dies ha inciso forte-
mente nelle strutture della societii ameri-
cana. 

tn un paese privo di un'idcologia. di un'an-
cora saida che garantisca all'individuo un 
coscicnte ed obbiettivo esame dei fatti del 
proprio paese. la presenza di un'organi/zn-
zione con potpri <li controllo su ogni citta-
dinn. che - sembra piii appropriata per uno 
stalo poliziesco che non per gli Stati Uniti -. 
come di«se Eleonora ROOSPVPH. il dialogo 
aperto ad ogni forma di critica e. Tunica 
salvaguardia d.iU'immobilismo. pericolo che 
circa due secoli prima era stato temuto 
dal|-» commi^sione che propose i f.imosi Bill 
of Richtc co^tituitj rt'ti dieci cn-'endamenti 
all-* Co^tituzione 

Vm cn«a editricp di New York. Marzani 
e Munscll. h.i pubblicato I'anno scor^o un 
libro <=ingolare sulla HUAC <1> II volume e 
un documento sconcertante e diveiiente. an
che. per quel tanto di as^urdo e di grottesco 
e di tragiro c^e gli interventi dell-* HUAC 
contenevann Dal 193ft a| lfHa. attravrr<o 
diecine e dipcine di citazioni traMe da eior-
nali. ricavate da discor«i di uomini politici 
e della cultura, da arti«ti. con centinaia di 
vignette <y«tiricbe. il libro A rjiiarirr-renlurp 
of Vn-Arncrirana (come dire v>nticinoup 
anni di H U A O e la «toria di una re-i'tpnza 
tenace e co^ttntp per con«prvarp agli TITIP-
ricani d din'ta dj ren<->re onelln cbp vo-
pliono t*n c:*r.itata. oue«to. cbp riitr.i da piii 
di venticinnue snni. fnr*p «volto in «ordina. 
mi che cert-impnfp il libro ci aiuta a pene
trare Soprattutto. un rapifolo che cj -*iuta 
.-* capire la presenza chi"»s«o«a di un B^rry 
Goldwater. dplla faeri«ta John Birch Society 
di un «pr>pure mode«;to partito neo-nazi«t-* 
Soonttutfo. il libro ci aiut-* a <=coprire ouella 
parte degli Stati Uniti chp c'b. ma non <i 
vede 

Tri tipte te«ti"Finnian7P. da que'la dculi 
<ti'rtorti di S-*n Fr-»nci«co chp il 13 m^o^io 
i»>fin rr^tetfarono in m»«a per 1'ahollzione 
Helli HI'AC •*? piudizi sferzsnti di Kpnnedv. 
Eirl W-irren. Norman Thorm« ''carw* del nar-
f'fo eoc!p'i«ta »repric->no> d"d Hiep«»Tii <**t!ric! 
di Ben SMhn ->I1P cit-*Tioni del V<«ir Yortf 
Tim^t rimi^e Hi* r:cord-»re nn«»Hi di .t->mes 
B-»ld\rin che chinrtr nifxto *ihro Ai ^toria 
con un -"-»~'>*<ionatn «aee1o «nlb rc-ilta ame 
ricana d'oggi 

Ettore Molino 

ciali di complemcnto e Stato Maggio 
re occupano una posi2ione determi-
nata, quindi nella struttura naziona
le, di cui sola responsabile e la clus-
se dirigente ». 

Ora, cid che impressiona di piu 
nel diario riesumato di un testimone 
e di un giudtce del peso del Gatti 
(che era un colonnello di Stalo Mag-
giore, tecnico militare e scrittore di 
polso e viveva a fianco di Cadorna 
con il preciso compito di raccogliere 
tutto cid che gli sarebbe servito per 
scrivere la storia della guerra) e che 
iintuizione di Gramsci sul tipo di 
tresponsabiltta storica* ne esce piena
mente giustificutu e upprofondita. II 
documento e anche una prova schiac-
ciunfe della vera e propria incoscien-
za con cui lo Stato Maggiore si cspo-
ne, sin dalla primavera, alia bructan-
te controfjensiva auslriaca. Ma e 
molto di piu: e una tolograjia, giorno 
per giorno, a volte ora per ora, del 
come una classe dominante, dal suo 
personale politico alia casta militare, 
si sia estraniata dal Paese, sia statu 
cieca e sorda jino alia catastrofe. 

Vi sono, in proposito, notazioni mi~ 
surale ma severissime del curatore 
dell'opera (uno studioso della Gran
de Guerra tra i piu fertilt e attenti), 
Alberto Monticonc. Nella esemplare 
prefazione al volume il Monticone 
osserva testualmente: « Se anche da 
questo diario appaiono a Caporetto 
detennmanti le cause militart, non 
meno dectsamente vtenc m csso trut-
teggiato il grave stato di debolezza 
della nostra guerra, la vastitu della 
avversione al prosegutmento dellu lot
ta, I'aspirazione ad una pronta pace 
anche in chi sino ud allora aveva ono. 
ratamente combattuto ». E' il malgo-
verno degli uomini, e la crescente 
frattura tra In frenesia, I'msiptenza, 
il dtsprezzo delta vita dei combalten-
ti da parte dei reggitori e la stanchez-
za dell'esercito e del paese. gia situa-
bili nei prtmi mesi del 1917, a venire 
in liic? drnmniaticamente dalle pagi-

ne del diario del colonnello Gatti. 
La jamosu decima battaglia costa 

all'esercito italiano in giugno 120.000 
uomini, e Cadorna dice a Gatti che 
bisognu far fucilare « quei vigliacchi » 
che si sono urresi. Ma proprio a quel 
tempo si calcolava che si erano avvi-
cendttfi ai reggimenti ben 1500 colon-
nelli poiche H Comando Supremo af-
fidava le unita a chi prometteva di 
piu, pronto poi a sostituirlo. Nello 
« entourage > di Cadorna si purla 
molto di risparmio di materiale, mat 
di risparmio di uomini. E le decimu-
zioni per imporre la disciplina cresco-
iio di seltimana in settimanu. Ecco 
cosa scrwe Angelo Gatti il 27 giugno: 
* Cadorna ricorrera a tutti i silura-
menti per i generali, a tuttc le fuct-
laziom per i soldati: ma non otterrd 
nulla se non meltera d'accordo Veset-
cito col terzo nnno di guerra. Ala Ca
dorna da questo sforzo rifugge: non 
vede che anche i soldati giovani, le 
reclute, sono oggi vecchie della guer
ra dei fratelli, dei parenti stanchi. fe. 
riti o morti; preferisce tirare innanzi 
piuttosto che rifare: gli pare forse 
— o non giunge — che il tempo dato 
a ricostruire la fibra sia tempo sot-
tratto a pensare una battaglia. Ah, 
no, che e tempo cento volte guada-
gnuto... >. 

// generate Cadorna e un po' il pro-
tagonista del diario; la sua forte per-
sonalita altrae Vuutore, anche con le-
gami d'afjctlo, ma non tanto che egh 
scordt d'annoture, con i vizi del cu-
rattere, il grande litnite dello stratc-
ga: la sua astrattezza, il suo concetto 
della guerra come « di una macchina 
montata per I'eternita », il suo disin-
lercsse per il controllo dell'esecuzione 
d'un ordine: proprio * un burocratico 
della stralegia >, per dirla con Gram
sci: « quando aveva fatto le sue ipo-
tesi Iogiche dava torto alia realta e si 
rtfintava di prenderla in considera-
zione ». E non e a dire che dal diario 
non r.scano colle ossa rotle anche Ba-
doglio. Dtaz c Capcllo, oppure quel 

Pecori-Girardi che in tutto I'inverno 
1916-17 non e mai sccso dalla villa 
dove risiede, neppure al comando di 
Vicenza; o ancora quel Mario di Ro-
bilant, che non conosce i suoi co-
mandanti di divisione e « non parla 
mat, non vuole disfuroi, sfa Jino alle 
10 a letto... accetta qualunquc deci-
sione, purche sia fatta dugli altri ». 

Ma non e I'aneddotica che dd un 
valore cost singolare alia testimonlan-
za di Angelo Gatti. E' tutto Vintreccio 
di insufficienzc, tncomprensioni, con
trast, meschinita. che si svela tra le 
gerarchic militari e quelle poHtichc 
(e la pettegola corte dei giornulisti 
di grido annidati nei Comandi), tutto 
il mostruoso meccamsmo di coaziom, 
mill, pregiudizi che si riversa come 
una condanna senza appello sul com-
battente mandato ul macello. 

Cosi, di mese in mese, ci si avvta 
al disastro della seconda mctd di ot-
tobre. E quando sta scalenandosi Vat-
tacco austriaco, il 24 ottobre, Gatti 
che e andato al Comando annota sul 
taccuino: < Nella giornata niente di 
nuovo >. E Cadorna e conutnfo di un 
c bluff > del nemtco. Invece il fronte 
si rompe, viene. Vordine di ritirarsi al 
Tagliamcnto, e poi all'Isonzo flno al 
Piave. La colpa e fatta risalire alia 
codardia delle truppe. Ed essa risiede 
piuttosto nell'abisso che ormai si c 
creato tra i capi militari e i soldati. 
Conviene ripetcre il signiftcato di, 
questa frattura con le parole di 
Gramsci: « C h e si abbia la convin-
zione. e la si sostcnga senza limita-
zioni, che la massa militare debba 
fare la guerra c sopportarne tutti i 
sacrifiei e comprensibile, ma che si 
ritenga che cid avverra in ogni caso 
senza tener conto del carattcrc socia-
le della massa militare c da semplt-
cioni, cioe da politici incapaci». 

Paolo Spriano 
Nella foto In alto: reparti della I I I Ar-
mata in movimento verso il fronte aul 
Piave 

r 
Caracas: retate di grossi i 

personaggi nei night- clubs i 

I) (• A Qnartrr-Centurv of Un-Amrrica-
na -. Manani e Munsell edltorl. Neio York, 
1M4). 

A Caracas qualche gior
no fa sono stall arrestati 
il eomandante della polizia. 
un tenente colonnello del-
resercito. ufTieiali della 
guardia nazionale. civili 
che hanno posti importanli 
neH'amministrazione dello 
Stato Non si e trattalo di 
una operazione poliziesca 
contro qualche • rcseau » 
di aiuto allc forze partigia-
ne del FAL.N che combat-
tono da anni contro il re-
gimc tiloimpcnalista prima 
di Betancourt e ora di Lro-
ni. I fermati. ovviamente 
nlasciati subito dopo chia-
nto 1". equivoco ., sono in-
cappati «e non per caso) 
in una retata in grande stile 
che la P T J , polizia tecni-
ca giudiziana (una delle 
tante del regime), ha effct-
tuato contro gli • habitues • 
dei locali notturni della ca-
pitale vene/uelana. dove «i 
-pendono sr.'di mai guada-
gnati. si fa u«;o di stupe-
facenti. si giuoca. si oltre-
passano largamente — dice 
la P.T J. — i Itmiti consen-
titi dalla legge sui costumi 

II fatto e significante: sia 
per la prova che fornlsce 

sulla vastita della corru-
zione a Caracas (per quan
to siano anni che i patrioti 
del FAL.N denunciano il de-
cadimento morale di una 
capitale dove si fa politica 
in due soli mods: repri-
mendo sangmr.nsamente la 
resistcnza e sperperando l 
.soldi della corruzione che 
giungono da Washington e 
dalla misena dei cittadinn. 
bia per la q-..aliflca del per
sonaggi pescati nella rete 
della polizia dei costumi. 
sin per coin*; gli uomini J«»l 
regime Leom hanno reagi-
to all'* imorudenza • dim>-
strata dagl. orgamzzatori <• 
dagli esecuton delle • ro
tate contro .1 vizio •. Si so
no avute v e d e t t e e desti-
tuzioni a ca*enr. 

Gli arrestati dalla P T .1 
sono stati milleduecento 
Molte decinc di Ioro era-
no personaggi allolocati II 
mattino successivo Leom e 
stato informato Ha telefo-
nato subitc al mimstro del-
la giustizia per rimprove-
rargli il grave errore poli
tico commesso; al che il 
mimstro se l*e cavata di-
cendo che certamente gli 

agenti della polizia tccnica 
giudiziaria avevano com
messo degli eccessi. male 
interprctando gli ordini n-
cevuti Sono stati destitmti 
il comandante dell'operazio-
ne nelle • boites de nuit • e 
un grande numero di agenti 
che erano al suo servizio 
E si annuncia che I'cpura-
zione continucra fino a « ru 
pulire » la P.T.J, e il mi-
nistero della giustizia di tut
ti coloro che hanno gettato 
discredito su tanti perso
naggi • suscitando scandalo 
a Washington e altrovc . . 

Fallimento della 
dottrina Hallstein 

LA dottrina Hallstein (es
sa afferma che il nconosci-
mento della Repubblica de-
mocratica tedesca da parte 
di un qualsiasi stato cqin-
vale autnmaticamente alia 
rottura dei rapporti fra 
Bonn e tale stato) ha gia 
dato piu di un'amarezza a! 
goverrto tedesco occidenta-
le. Si era gia capita che la 
• dottrina » era in crisi; i 

rcccnti contrast! fra Bonn 
e i paesi arabi. la RAU in 
particolare. hanno poi pro-
vato che essa rappresenta 
un ricatto inutile; ora una 
qualificata nvista tedesca 
dî  Bonn — . Christ und 
Welt . — arriva a scrivere 
che o la dottrina Hallstein 
sara nvista oppure essa ro-
vinera completamente gli 
interessi della RFT in tut
to il mondo. 

Lo scntto della nvista e 
implicitamente una denun-
cia del neocolonialisms, sia 
pure dcttata non tanto dalle 
infamie consumate dai neo
colonialism quanto dalla 
preoccupazione dei danni 
che. alia fine, ne derivano 
ai paesi occidentali. La re-
visione della dottrina Hall
stein. secondo . Christ und 
Welt .. potrebbe anche se-
gnare una nuova politica 
estera nei confronti del-
1'Est Non si usano. come 
si vede. mezzi termini nel 
definirc il fallimento della 
politica adenaueriana che 
ispira ancora i dingenti di 
Bonn. 

9* nn. 


