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II movimento ispirato da Bertrand Russell e Albert Einstein 
i i ' • '• • 

In aprile a Venezia la 
Conferenza di Pugwash 
Gli obiettivi di pace del Convegno illustrati dal prof. Giovanni 
Favilli — Saranno presenti scienziati di primissimo piano di 
tutto il mondo — Si svolgera dall'll al 16 del mese prossimo 

Al Gruppo Ualiano di 
Pugwash 6 riservata l'or-
ganizzazione della 14. Con
ferenza del movimento che 
si terra da l l ' l l al 16 aprile 
a Venezia. II valore della 
notizia pud forse sfuggire 
a chi non conosce il signi-
ficato della singolare deno-
minazione. Quelli di Pug-
was sono gli uomini di una 
« tavola rotonda > ad altis-
aimo livello scientifico, i 
quali si raccolgono da ogni 
parte del mondo per trarre 
delle conclusion! di ordine 
pratico sulle cose del nostri 
giorni, che meritano di 
essere sottopnste alia ri-
flessione dei governanti e 
dei popoli. 

I grand! problem! della 
scienza. in stretta connes-
eione con gli affari mon-
diali, siano essi di caratte-
re politico, economico. c i
vi le e culturale, sono infat-
ti trattati ogni anno da un 
movimento internazionale 
che prende il nome da un 
piccolo villaggio di pesca-
tori nella provincia cana-
dese della Nuova Scozia: 
Pugwash, appunto. La s'in-
contrarono, per la prima 
volta, nel 1055, scienziati 
di diversi paesi per discu-
tere dei prooblemi deri-
vanti dall'uso dell'energia 
atomica, in pace e in guer-
ra. del controllo del le armi 
nucleari, della responsabi-
lita sociale degli uomini di 
scienza. Era nata la < Con-
ferenza di Pugwash >, un 
movimento libero e auto-
nomo di scienziati e stu
dios! di ogni parte del 
mondo (fisicl atomici, bio-
logi. sociologi. chimici. psi-
cologi, giuristi, economist! 
ed educatori) col nobile 
scopo di rendere possibili 
scambi di idee e dibattiti 
volti a favorire la com-
prensione internazionale. 

I governi delle grandi 
potenze si resero conto. fin 
dnll'inizio, dell'importanza 
d! un simile incontro di 
intelligenze e prestarono 
orecchio alle discussioni, 
•He proposte. a! messnggi, 
alle informazioni che usci-
vano di volta in volta dalle 
Conferenze. 

Gli ispiratori del movi 
mento sono, del resto. due 
uomini che non hanno bi-
sogno di presentazione: 
Bertrand Russell e Albert 
Einstein. 

Disarmo 
atomico 

€ La lettera scritta dal 
fllosofo inglese e sottoscrit-
ta da Einstein e poi da una 
decina di scienziati di vari 
paesi del mondo, quasi tut-
ti insigniti del premio No
bel, resa pubblica nel 1955 
e conosciula come " Mani
festo Russell-Einstein ". era 
ad un tempo un " avverti-
mento aU'umanita" — ci 
dice il prof. Giovanni Fa
villi . direttore dell'Istituto 
di Patologia Generale del-
l'Universita di Bologna e 
vlcepresidente del la Con-
sulta Nazionale della Pa
ce — dei pericoli derivanti 
dalla corsa al riarmo ato
mico e del le conseguenze 
di una eventuale guerra 
combattuta con armi nu
cleari: e un appello agli 
scienziati e alle popolazio-
ni per sollecitare i governi 
di tutti i paesi a dichiarare 
la impossihilita di nso lvere 
le controversie con una 
guerra mondiale e la ne
cessity di elaborare mezzi 
fiacifici per giungere alia 
oro composizione » 

L'awert imento _ appel lo 
lanciato nel luglio del 1955 
non ha perduto di altuali-
ta: ne si puo dire che sia 
caduto nel vuoto. 1 popoli 
e gli scienziati. con muta
t ive diverse, talvolta con
vergent! e in stretta comu-
nanza d'azione (Marce del 
la pace) hanno imposto al-
cuni c npensamenti ». se 
non prop n o del le soluzioni 
definitive: passi in avanti. 
specie per quanto si nferi-
sce al le esplosioni termo-
nucleari sperimentali che 
inquinavano la almosfera, 
sono stati fatti. Ma il pro-
blema e tuttora aperto per 
cid che rlguarda la defini-
tiva mess a al bando delle 
armi di sterminio. la e le-
minazione dei pericoli di 
guerra e la composizione 
negoziata del le controver
sie internazionali. 

S | pens! alia situazione 
drammatica esplosa nel 
Sud-Est asiatico e alle ma-
nifestazioni popolan che in 
questi giorni si susseguono 
in Italia e nel mondo. 

La Conferenza di Pug
wash sulla scienza e gli 
affari mondial! g iunge, 
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dunque, per la prima volta 
in Italia in un momento di 
particolare tensione inter
nazionale. 

Non si ha ancora nes-
suna comunicazione ufflcia-
le, ma sembra che si discu-
tera sulle implicazioni de
gli istituti scientific! regio-
nali. nazionali ed interna
zionali. ai fini dello svilup-
po scientifico dei problemi 
della pace; sulla coopera-
zione internazionale della 
scienza; sui problemi del 
controllo del le armi e del 
disarmo; sui problemi re-
lativi al disarmo generale 
e completo, con particolare 
riguardo agli ostacoli che 
vi si oppongono. 

II comitalo organizzatore 
della Conferenza e presie-
duto dal prof. Gilberto 
Rernanlini. direttore della 
Normale di Pisa, e com-
prende. ovviamente . i nnmi 
pii'i gms<=j degh aderenti al 
movimento di Pugwash. tra 
i quali il fisico prof. Amal-
di (rappresentante Italiano 
nel Comitato di coordina-
mento internazionale): il 
prof. Mezzetti. dell'Univer-
sita di Roma: il prof. Buz-
zati Tra verso (presidente 
del Gruppo italiano). i pro-
fesson Bertotti, Aloisi, Gia-
cometti e Favilli. 

La Conferenza di Venezia 
si svolgera sotto il patro-
c imo dell 'Accademia Na-
zionaie dei Lincei e con lo 
apporto della Fnndazione 
Cini. che si e impegnata a 
provvedere aH'organizza-
zione. per cosi dire, mate-
riale dell'incontro. . 

Gli italiam sono presenti 
ne | movimento Internazio
nale di Pugwash dal I960. 
quando si costitul il primo 
Gruppo. I nostri piu auto-
revoli uomini di scienza. 
fisici atomici e biologi. sono 
stali particolarmente attivi 
negli ultimi dibattiti: Lon-
dra 1962: Dubrovnik 1963; 
Udaipur (India) febbraio 
1964 e Karlovy Vary sel-
tembre 1964. Nel corso di 
quest'ul l ima Conferenza. 
fu deciso di assegnare al 
€ Gruppo italiano » l'orga-
nizzazione della 14 Confe
renza. fissala appunto. per 
il prossimo aprile. 

Le adesiom al movimen
to e la partecipazione degli 
studiosi al le conferenze si 
sono allargate di anno in 
anno. L'incontro di Venezia 
sara forse il piu numeroso. 
Le nazioni cne hanno gia 
assicurato la loro presenza 
sono molte: Stati Uniti. 
Unione Sovietica, Inghil-
terra. Germania Occiden-
tale costituiranno, ancora 
una volta. i gruppi piu 
forti Tra | fisici atomici 
americam ci sara il prof 
Rabinowitch, fondatore e 
direttore del Bollettino de
gli scienziati atomici; la 
rappresentanza sovietica 

comprende i professori BI;i-
gonravov, Emelyanov e 
Dubinin: per la Germania 
occidentale e certa la p i e -
senza del prof. Burkardt; 
Infeld. premio Nobel per 
la fisica. guidera la delega-
zione polacca. Francia. In
dia, Svizzera, Jugoslavia. 
Italia e numerosi altri pae
si interverranno nella di-
scussione con scienziati di 
chiara fama nel campo del
la flsica, della biologia, del-
1'economia. della sociolo-
gia, ecc. 

Che cosa differenziera 
l'incontro di Venezia dalle 
altre Conferenze? Alia no
stra domanda ha cortese-
mente nsposto il prof. Gio
vanni Favilli: « II movi
mento di Pugwash — ci ha 
detto lo studioso — ha cam-
biato un po' la sua fisiono-
mia A mio parere I'ha mo-
dilicata in meglio. II suo 
orizzonte, il suo raggio di 
azione e stato allargato 
Gia alia conferenza di Lon-
dra si e deciso che le riu-
nioni successive si chia-
massero "Conferenze di 
Pugwash sulla scienza e gli 
affari mondiali ". Mi pare 
che in questa denominazio-
ne sia chiaramente indicata 
la funzione della scienza 
oggi, la sua indi.csolubiltta. 
il suo apporto essen/ ia le 
alia soluzione del problemi 
del mondo. Intendo riferir-
mi alia situazione dei paesi 
sottosviluppati . ai proble-
ma della fame e. in parti
colare. al problema della 
educazione. 

Piu larghi 
orizzonti 

L'allargamento di oriz
zonti e di interessi delle 
Conferenze di Pugwash ha 
portato. com'era logico. alia 
estensione del dibattito Hd 
altri gnippi di persone 
Gli incontri. che miz.ial-
mente comprendevano la 
In partecipazione pressoche 
esclusiva dei fisici atomici 
e di alcuni biologi. si sono 
andatt man mano dtlatan-
do. sino a comprendere so
ciologi. psicologi. econo-
misti. educatori. 

Al gruppo estremamente 
qualificato dei fisici atomici 
si sono unite dunque altre 
c a t e g o n e di persone. AI 
convegno di Londra erano 
presenti rappresentanti del-
l'lINESCO. i quali mostra-
rono il loro v ivo interesse 
per i | movimento di Pug
wash soprattutto in rela-
zione al contributo che esso 
poteva dare al io svi luppo. 
diciamo cosL di una « co-
scienza atomica» e alia 
formazione e preparazione 
dei giovani sui problemi 
attuali. Questo avvicina-
mento fu per me molto si-
gniftcativo. Gli interventi 
di pedagogh! e di educatori 
illustri sottolinearono l'esi-
genza che in un mondo mo* 

<tt' 

d e m o e orgamzzato. e nelle 
scuole a qualsiasi livollo 
e grado, i problemi del 
mondo contemporaneo fos-
sero prospettati nella loro 
realta. 

Mi sembra che queste 
necessita, che apparvero e 
cominciarono a concretarsi 
nella Conferenza di Lon
dra. trovino conferma nel 
modo come viene organiz-
zata la prossima Conferen
za di Venezia. Nelle voci e 
nei temi del convegno sono 
prevalent! gli interessi per 
il disarmo e il controllo 
del le armi. ma si sono in-
seriti con maggiore a m -
piezza anche problemi nuo-
vi che vanno. appunto, al 
di la del primitivo orienta-
mento che dette luogo al 
movimento di Pugwash >. 

A questo punto abbiamo 
introdotto una domanda 
sull'azione del movimento 
in rapporto ai suoi scopi: 
il movimento pensa. cioe. 
di « volgarizzare > i suoi di
battiti? Oltre al rapporto 
con rautorita politica. in-
tende promuovere anche 
piu stretti e continuativi 
contatti con l'opinione pub
blica e il movimento del le 
masse popolari? 

(I prof. Favilli ci ha ri-
sposto: € Non si pone, per 
ora. un problema come 
questo. II movimento 6 na-
to dalla esigenza di mette -
re in contatto gli uomini di 
scienza affinche portassero 
la loro espenenza e i loro 
giudizi a conoscenza dei 
governi. per far capi re il 
pericolo che sovrastava la 
umanita dopo la scoperta 
deU'energia atomica e an
che per giungere a trovare 
la strada per sospendere 
gli esperimenti nucleari. 

II movimento e nato e 
conserva il suo carattere di 
incontro: si propone di in -
formare a l ivello decisto-
nale sulla situazione venu-
tasi a creare nel mondo 
dopo la scoperta dell'ener
gia atomica 

Problemi di divulgazione 
all 'opimone pubblica il mo
vimento di Pugwash non 
se Ii e posti. anche se una 
esigenza del genere si e 
fatta sentire, molto decisa-
mente. gia alia Conferenza 
di Londra. II movimento 
di Pugwash non ha organi 
propri di divulgazione o di 
stampa Sono questi sc ien
ziati. cui si sono uniti so 
ciologi. biologi e psicologi. 
che Iavorano tra di loro 
per giungere a delle elabo-
razioni che poi presentano 
ai vari governi in forma di 
risoluzioni. di notizie e sug-
gerimenti. 

Proprio dal lavori di 
Pugwash venne fuon nel 
1955 la famosa "dichiara-
zione di Vienna **, che ha 
rappresentato forse i | piu 
costruttivo. il piu valido 
contributo che una nume-
rosa schiera di scienziati 
abbia portato al problema 
del disarmo ». 

Sergio Soglia 

storia politica ideologia 
« Nudi alia meta » di Aldo Lualdi 

gli oscuri 
protagonisti 
della «guerra senza scarpe» 

La ritirata dell'Armir 

Un «reportage» retrospettivo ricco di testimonianze di soldati 
sulla tragica follia fascista - 1 «consign medici» del «Cor-
Here della Sera»: a 30 gradi sotto zero basta muoversi un po' 

II primo gluttno 1940 Veser-
cito Italiano dispone di mu-
niziorii per combattere un me
se. I cannoni sono. in yran par
te, quelli catturati (i(}li au-
striaci nel '18 Le miiraflliu-
trici si inceppano al caldo e 
al freddo. Le bombe per/o-
ranli non per/orano e i col-
pi dei nostri anticarro rim-
balzano sulle lamlerc dei 
tank ncmici La * caccia az-
zurra • possiede la metil dpi 
volume di fuoco dell'avversa-
rio Di qui e'e il modello 91, 
di la il fucile automatico 
Le divlse ignorano la lana. 
le scarpe il cuoio. A volte i 
soldati fanorano le scarpe e 
restano a letto in caserma per 
non uscire scalzi. 

In questo modo comlncia la 
guerra che doveva portare gli 
Italian! Nudi alia meta Sotto 
questo titolo. Aldo Lualdi rac-
coglie in un volume di 3X0 pa-
gine (Ed Sugar, L 2 500) le 
testimonianze dei sopravvisxu-
ti intcgrandole opportuna-
mente con quelle dell'epoca 
Tra le tante rieestruzioni sto-
riche oggi di moda. questa del 
Lualdi ha un singolare pre-
yio: invece dei diplomatfci e 
dei politic!, qui parlano so
prattutto i soldati. quelli che 
son restatl In prima linea sen
za galloni. che han vista cot 
propri occhi c provato colla 
propria pelle la follia della 
guerra taschta Come 11 AOI-
dato Giuseppe De Mnrttni che 
ha sempre combattuto senza 
sparare un colpo perche" non 
ha mai ricevuto le munizloni 
adatte al suo fucile; o come il 
sol da to Bianco che. sui montl 
di Grecia, trova i suoi tre 
compagni. posti di sentinella, 
fulminatl dal freddo nelle di-
vise di tela (' Oggi In pieno 
fervore di lavoro entra in 
marcla la nuova fabbrica per 
la produzione del Lanital... II 
nostro pensiero e rlvolto a 
Voi. Duce, che avete creduto 
nella nostra tenace e declsa 
rolonta di assecondcre i vo-
stri plant di autarchla • tele-
grafa Marinotti a Mussolini) 

Sin dalta »passeggiata ml-
litare ' In Francia, quella 
che doveva dare al duce qual-
che migllaio di morti per glu-
stificare la sua presenza al 
tavolo della pace, appare chia
ra la criminate impreparazlo-
ne Per quanto gia sconflttl. i 
francesi infliggono perdite 
sanguinase alle nostre truppe 
Ci rlfaremo in Africa II ge
nerate Frusci dara in Etiopia 
una lezione agli inglesi: - Ve 
lo gluro. U inseguiremo per le 

piste del Sudan come danna-
ti.' - /n/atti, It inseguiamo a 
piedi menlre quelli se ne van-
no in camion A/a poi tornu-
no, sempre in camion, e allora 
per i soldati Italian!, e piu dif
ficile ritirarsi a piedi 

Nel giro di un anno VAfrt-
ca Orlentale e perdu ta. As-
serragllato sull'Amba Alagl il 
vicere Amedeo d'Aosta an-
nota in stile epico-motoristi-
co: • Sento il niio strumento 
mililare che scricchiola e ce-

- de: e questo mi da una infi-
nita tristezza Seppure la mia 
presenza e le mie parole ric-
scono piu a far muovere la 
gente. Sento che ho toccato 
un limite. Da buon motorista. 
comprendo che bisogna ridur-
re la manetta e attcrrare. Se 
tiro ancora si spacca tutto... ». 

Lo strumento militare del 
Dura sono duecentocinquanta-
mila uomini pj*r nulla respon-
&<ibili della situazione. Gli Ao-
sta, fascisti, della prima ora. 
hanno largamente collabora
te per portarli qui. II Duca, 
unico della sua famiglia, 
paghcra di persona Suo cu-
gino, il principe di Pie-
monte, ha invece un gran 
da fare nel vlsitare i fe-
riti negli ospedali Per que
sto gli manca il tempo di re-
car.M- in prima linea. II ve-
scovo di Rimini, monsignor 
Scor^oli, si unisce al segreta-
rio del Fasclo per assicurare 
al Duce i'au.silio dei parroci 
• per la sollecita vittoria delle 
armi combattenti per rag-
giungere la pace con glustl-
zia .. II Fondatore dell'Impero 
non e da meno: riceve e pre
mio le coppie prollfiche. »ad 
attestare che. se cento altre 
forme d'attiuitd tollerano so-
spensione e rinuii, quella de
gli organlsmi fascisti che po-
tenziano la razza non ne tol-
lera assolutamente ». 

L'utilita degli organlsmi fa
scisti instancabili nella proli-
ficita e accresciuta dal fatto 
che. nel frattempo. e inlzla-
ta anche la guerra in Grecia. 
Pure quella doveva essere 
una passeggiata milltare. Le 
nostre truppe (comunica la 
stampa) sono impegnate a di-
stribuire grano alia popola-
rionc e divise da Balllla al 
piccoli greci liberatl. * susci-
tando la piu schietta e diram-
pante letizia : Romperemo le 
reni alia Grecia in un bat-
tibaleno Ma i Greci non lo 
^anno Le nostre division! so
no decimate: gli alpini della 
Julia vengono ridotti a un 
pugno. La disciplina vuole 

Le encicliche dei Papi 
Questa nuova edizione del

ta raccolta di encicliche fTut-
fe le Encicliche dei Sommi 
PonteficL raccolte e annotate 
dn Eucardio Momigliano. Mi-
lano. Dall'Oglio. FV edizione. 
1964. pagg. 1733. L. 12 000 > 
una delle documentazioni 
piu ampie (e soprattutto di 
piii apevole con<iiltazione> 
che il lettore italiano abbia 
opgf a disposizione sullo - svi
luppo storico dei contatti e 
delle inteiferenze fra la Chic-
sa e il mondo profano-. 

La raccolta copre oltre due 
seroli di storia nproducendo 
le encicliche pontificie dalla 
Ubi primum (1740) alia Ec-
clesiam nam U9ft4). vale B 
dire dal pontificato di Be
nedetto XIV (che per primo 
uso il termine di enciclica 
per te lettere apostolicne) a 
Paolo VI Due secoli tormen-
tati per la Chiesa che ha visto 
completamente trasformarsi. 
soprattutto nell'ultimo secolo. 
la sua fuoziooe oel mondo. i 
suoi rapporti coo la society 

Giustameote U Momighano 
ha prefento. trascurando di 
riprodurre un certo oumero 
di documenti precedent!, COD 
cede re piu largo spazio alle 
encicliche che coprono U pe-
riodo da Leone XIII (1878) 
ad oggi. un periodo. questo. in 
cui Ta Chiesa ha sviluppato 
uo'attivita nuova e originate 
che I'ha portata a ricostituire 
sotto nuove forme un potere 
temporale ben piu vasto ed 
efficace dl quello perduto nel 

"70 e che per cio stesso I'ha 
costretta ad intrecciare col 
• mondo - un dialooo diffici
le e complesso che e diven-
tato il banco di prova e la 
verifica della sua reale fun
zione nel mondo moderno 

E non a caso le voci quan-
titativamente pifi cospicue 
dell'indice analitico di questa 
raccolta riguardano - lavoro 
e lavoratori •. - sociallsmo e 
comunismo •. poiche se da una 
parte I'impegno e I'lnserl-
m?nto della Chiesa nel « mon
do del lavoro- attraverso la 
costituzione di vane organiz-
zazioni (partito politico, sin-
dacato. ecc > ha rappresentato 
tin momento Importante sulla 
<trada della riconquista di un 
reale potere politico, dall'al-
tra proprio quella partecipa
zione alle lotte social!, alle 
battaglie decisive del no*tro 
tempo. I'ha costretta al con-
fronto oTTretto coll'azione del 
movimento operaio E di que
sto confronto. in modo piu 
o meno diretto. si scoprono 
le tracce in quasi tutte le 
encicliche posteriori alia Ri-
voluzione d'Ottobre. nel modi 
# nei tool piii diversi: dal fu
rore dl Pio XI eontro II » fla-
gello comunista •. al parato 
dialogo di Giovanni XXIII 
Proprio per rimportanza e 
rattualita dl questo confron
to la ristampa costituisce una 
iniztativa quanto mai utile ed 
opportuna. 

f. pit. 

che si fucili un suldato che ha 
msultato un ufficiale medico e 
che st invii un battaglione a 
conquisture una uibbositd 
presso Ocrida: dopo una notte 
di combattimenti sanguinosi 
un pugno di superstiti con-
quista la poslzione; entro 
mezz'ora riceve Vordine di 
evacuarla: non serviva! La di-
I'isione Ferrara e ridotta a un 
inonipoio di uomini lacerj. in-
sanguinati. pieni di pidocchi. 
in ritirata lunyo uno stradone 
• Che e questo bronco di 
straccioni? • chiede un gene
rale elegantissimo. caldo nel 
suo peliicciotto. comodo nella 
sua automobile di lus.so Sui 
moli di Valona i soldati. 
mezzi rnorti di fume, trovano 
montagne di farina e di viveri 
che nessuno ha pensato di 
portare in prima linea 

Si parte per la Libia 11 ser-
gente Luciano Pozzi. clause 
1912. e sui ponte della nave 
Col di Lana Passa un aereo 
Niente paura: • e dei nostri ». 
annunda il comandante Lo 
aereo ripassa tranquillo. Ian-
cia due siluri e affonda la 
nave Salvato per mirncolo. 
il sergente Pozzi vienc ripor-
tato a Trapani e chiuso in ca
serma con gli altri superstiti 
perche" nessuno sappia che co
sa fi snecesso Del resto gli 
scampati non potrebhero uscl-
rc neppnre se volessero per-
ch$ sono tutti seminudi e le 
divise. richicste a Palermo. 
non arrivano In compenso 
tl colonncllo li chiama eroi e 
promelte un mese di llcenza, 
• come il Duce vuole » Venti 
giorni dopo. al mattino. arri
vano le licenze Al pomerig-
gio sono annullate e gli eroi 
rispediti a Tripoli. 

I camion affondano nella 
sabbia L'acqua non arriva al
le truppe. Le armi, scaldate 
dal colore e zeppe di polvere. 
non funzionano I rapporti con 
Valleato germanlco sono tut-
t'altro che eccellenti (Nella 
notte. un battaglione di para-
cadutisti al comando del mag
giore Rossi si scontra col ne-
mico; la battaglia divampa 
furibonda: tra Vesploslone del
le bombe. alia luce dei lan-
clafiamme, qualcuno st uc-
rorge che c'k uno sbaglio • St-
gnor maggiore, non sono in
glesi. sono tedeschl - grlda 
• Non importa — urla H mag
giore — aranli. t-endfrate i 
nortri padri' .) Rommel per-
corre il fronte avanti e indie-
tro. Graziani non si vede. 
Mussolini giunge ad £l y4!a-
meln con un cavallo bianco 
e qulntali di lucido per ren
dere splendendi le scarpe dl 
tutto Vesercito 

Tl sergente Pozzi ha un 
nuovo colonnello, elegante 
nella dfrisa kaki. uscito fresco 
fresco dal distretto di Napoti 
11 nuovo colonnello conduce il 
reppfmenfo fn baffnolfa, pof 
nrl ripiegamento All'orizzon-
te spuntano i carri armatl 
• Tranquilll — dice il colon
nello — sono quelli del no
stri camerati tedeschl » Due 
ore dopo. quando si accorge 
deH'ermre. sono tutti circon-
datt E" il destino del sergen
te Pozzi 

Ci si prepara per la guerra 
nell'URSS A Casale Monfer-
rato il 38 gruppo di batterte 
antiaeree tnrte per le <con-
fiuafe dfctese. ma non dlmen-
tlca i fhiml Per travertare il 
Donetz ogni camion porta le
gate daranti e dietro f*econ-
do gli ordini) due belle fa
scine di legno secco tsi con-
quitfa deir Unione Sorletlca 
con le fascine di Casal Mon-
ferrato tinisce come ognun ta 
A sfondamento avrenuto. 
mentre centinaia di mlattaia 
dl uomini vanno incontro a 
certa morte. Cexto Tomaselli 
telegrafa al Corriere della Se
ra- - fl bflrometro morale se-
gna dorunque calma. *"renltn. 
rl"ohitezza Nel momer.to In 
cui rf scrivo. fl qimdro della 
situazione * chiaro. senza 
ombre, senza punti o*mri Lo 
linea non e stata intarcata In 
nexruno dei ruoi capi*aldl» 
Gil fa eco il prof Maraldi (at-
tuale medico del Corriere) 
spiegindo che trenfa c a d i 
sotto zero non fan male a ne*-
suno purche" ci ti mnora un 
poco. mentre Virgilio F.ilH 
stende II nanepfrico dl Anto-
nescu e Fenzo Seoala quello 
dl Goer ip 

Con questa stgnlflcatira ras-
segna-stampa, si conclude il 
rolume In m l Aldo Lualdi e 
riusclto. con noterole abilitd 
e intelligenza. a raccogHere 
dalla viva voce dei protaoo-
nLrti il quadro degli annl ter-
ribili E ne e uscita un'opera 
che e ad un tempo nn impor
tante dorumento e nn britlan-
te reportage. 

Rubens Tedeschl 

L rivista delle rivisfe 
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Capitalismo e socialismo 
nella storia e nella teoria 

Avevamo segnalato, un paio 
d'anni fa, I'apparizione di La 
rhusta trlmestrale come un 
fatto slgnifirativo dello con-
tinuazione e dello sviluppo 
delle ricerche da parte di un 
gruppo intellettualmente co-
si vivo come quello che fa 
capo ai due direttori. Franco 
Rodauo e Claudio Napoleoni. 
I grandi temi economici e 
tcoretici che stanno al centro 
di quelle ricerche trovano da 
allora una investigazione e 
un approfondimento che ri-
spondono pienamente alle 
premesse gettate: sono I temi 
del rapporto tra lo sviluppo 
delle soeieta moderne, capi-
tahstiche e socialistiche. e le 
idee che ad esso sono connes-
se, analizzati sempre con 
grande ngore La analisi e 
accoinpagnata. beninteso, da 
un'angolazioue di giudizio e 
da una canca morale che pos-
sono suscitare dissensi non 
meno fermi dei consensi ma 
che non laseiano certo indif
ferent!. 

L'indice dcll'ultimo fuscl-
colo — quello 11-12 — appar-
so dice meglio di una gene-
rica couuotazione di che si 
tratti su quelle austere pagi-
ne. in lunghi saggi (in cui 
e facile riscontrare una cor-
posa omogeneita di stile spe
culative) assai elaborati. e 
che si succedouo a piu pun-
tate. Vittono Trnnquilli vi 
continua il suo studio su * II 
concetto di lavoro nella Ri-
forma -. Margherita Repetto 
quello su - Maternita e fami
glia. condizioni per la liberta 
della donna -. Filippo Sacco-
ni. ancora. su • Kautsky e 
Stalin di fronte all'eredita le-
niniana -. mentre Claudio Na
poleoni pubblica la prima par
te dei suoi • appunti per una 
storia del pensiero economi
c o - . Altri saggi di caratte
re economico-sociale firmano 
Edoardo Salzsno (- La citta 
del capitalismo-) e Manlio 
Roisi Doria (- L'agricoltura e 
I'Europa -. gift apparso in un 
volume A new Europe). 

Di particolare Interesse e 
pure rapparizione di scritti 
inediti di Felice Balbo, I'ami-
co cosl immaturamente scom-
parso e dl cui fara piacere 
apprendere che 1'editore Bo-
ringhieri si appresta a stam-
pare le opere complete Si 

potra misurare, attraverso dl 
esse. l'originalita e I limiti 
del suo lavoro filosofico, nn-
corch6 di Balbo da quanti 
l'hnnno conosciuto e frequcn-
tato. si possa ripctere cid che 
gli nmici hnnno testimnninto 
di Leone Ginzburg cbe la 
sua personality dl suscltatore, 
di organizzatore culturale, di 
educntore tra I coetanei. si 
affidava in gran parte nlla 
paroln. al gusto del sodnlizio 
commie, alia virtu di non ac-
coutentarsi mai di nes^un ap-
prodo nella ricerca.. propria 
e nltrui 

Rcsterebbe ancora da se-
pnalare un ottimo costume 
della rivista: quello di of-
frire alia meditazione del 
lettorl. perche possano fruir-
ne neH'esnme del testl pro-
posti d.ii ^aggi alia loro at-
tenzione. brani di scritti dl 
nutore enmo documenti E' 
il caso qui dl K. Fiarth. dl 
M I Rcheeben. T Momm«en, 
T Mann G Stalin A Gram-
scl. I M Keynes, tanto pifi 
utile in qunnto i sagci dedi-
oati nlla questione femminile 
e al dilemma socialdemocra-
zia-stalinismo sono quelli dl 
piu larco interesse 

Del loro contenuto non si 
puo neppure tentare un cenno 
riassunttvo Converra inveca 
prenderll come model li della 
direzione e del metodo delle 
ricerche ospitate nella rivi
sta Gli nutori. Infatti. rifiu-
tano. proprio per il particolare 
nfflato roligioso che li ispira 
e il non meno sintomatico bi-
soe.no di approfondimento 
marxista. una sommaria con-
trapnosi7ione di tndiriz2i e 
di trorie Co<=l Margherita Re
petto chiarisce la distinzione 
fondamentale tra I'istituto del-
In famiulia e la sua forma pa-
triarcalo ritenendoln indi-
spensabile per un voro Inizio 
pratico della lotta dl eman-
cipn7ione femminile: il Sae-
coni. a sua volta. precisa la 
differenza sostanzlale tra In 
sconfitta storica della social-
domocrazia e il travaglio del-
I'ereditft leninlana in Stalin. 
Rononche pare poi. di front* 
alle contraddirinnl di quest* 
esperien7n. vo'ersi rifupiare in 
una pororazione stnricistiea 
che abbandnna la vlslone d«l 
mondo propria del marxismo. 

p. S. 

II Katanga e la secessione di Ciombe 

La controrivoluzione 
in Africa 

Ecco. tradotto tn italiano. un 
nuovo libro sulla stor.a d^l 
Katanga e la secessione c'.om-
bista 'Jean Zi^gler Ixi con
trorivoluzione In Africa Mi-
lano-Sugar. pagg 190 lire 
1500) Poire sotto analisi gli 
awenimenti venf.catisi fra U 
19^0 e U 19B3 nella ricchij^i-
m.i provtnct.1 Congolese e p«»r 
riflesso In tutto H resto del 
Congo e in Africa — oltreche. 
ovviamente nelle centrali 
dell"op^raz:one colon'.3li-Ta' 
Bruxellev W35hinE*on N>w 
York e Londra — non e an
cora fire opera di s'orici ma 
iggredire una realta che e 
attj.il.s^ima e che purtroppo, 
pe<era ancora a luneo sulle 
«orti d l̂ conrinente Fu in
fatti con la s#»ce**:one katan-
ghese. manif**«ti*as'. ^Hindo-
mani delJ•-ond^ta del 19R0-
'd^cine d: PCIPSI -ifr.cant ae-
c^d^ttero in qu^Ilinno all'in-
dipendonza). che pirt) la con-
troffens.va dei bianchi raz-
7isti e coloni-ilnti. dei padroni 
delle compagme 

Questo con'.rattacco dura 
tuttora- come cinque anni or 
sono il suo centro e nel Ka
tanga e nelle altre reg onl 
dell'Afrca austrile dove p 6 
forti sono gli interest mir.e-
rari e fiaanziari biarvhl 
Sud Rhodesia. Sud Afr'ea 
Angola e Mozamb:co ma mi-
ra anche ad altre regoni do
ve potrebbe jeriamenTe mi 
naeciare la conquUtata In-
d pendenza -Contror.voluzio-
ne In Africa - non e une«pres-
s.one scelta a caso ne sanno 
qualcosa non soltanto i na-
zionallsti congolesi. ma an
che i patrloti angolani e mo-

zamb'-chesi che egualmente 
hanno le armi in pugno per 
cacciare dalle loro terre i 
portoghesi e una congrpga di 
sfruttatori. della quale ame-
r.cani. inglesi e tedeschi-occi-
denMl: sono la Darte D'.U CO-
s p c u i 

II saggio dl Zlegler. In par
te g-.a comparso due anru or-
sono tn Le» Temps Moderne*. 
J-. rivista d retta da Jean Paul 
Sartre e ad un tempo un 
racconto vivwsimo della san-
guino^a vicenda katanghese « 
uno scrupolo«o esame, basa-
to su documenti. degli inte
rest! polmci ed economici che 
quella vicenda provocarono. 

n I:bro pecca for^e di ec-
cesm-o pes; rrnsmo Alio siej-
so modo che gli antifascist! 
europei dopo la caduTa di Hi
tler e Mujsolinl nel 1945 cre-
deTtero un fatto computo an
che la fine delle rrann.e di 
Franco e d; Salazar. ed in
vece quest: due ditta'on re-
«'.storo ancora oggi — secon-
do Ziegler — la ferma con-
vinzione dell'Africa indipen-
d«»n:e d: po:ere assistere pre
sto alia dissoluz-.one della do~ 
minazione b:anca nell'Africa 
australe e destinata. almeno 
neir;mmedhto ad essere de-
I l is ^ 

L*autore ne conclude che 
- li guerra tra te due Afriche 
sara ternbile e con esito In-
c e n o - Un pess.mismo eon
tro il quale j-. puo opporra 
che ;1 movimento di liberazio-
ne »par ei^mpo nell'Angola e 
nel Mo/amhico e. anche -nel 
Sud Africa) si estende ogni 
giorno di pid, _ - fl 
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