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Saggi 
Pobblicato il Capitolo VI , inadito in Italia, 

dei primo iibro del « Capitale » di Marx 

Produzione di capitale 
e produzione per l'uomo 

SUmpato nel 1933, in tedesco e in raise, il testo di Marx ha ma funzione riepilofiti-
va e conclusive rispetto ai contenute del prima Iibro — La scissione fra lavtra accMiRH-

lato e lavoro vivo — Espansione prodtttiva a «ribellione » anticapitaiistica 

Storia 
I sattaMfera 1943: la fagi del re a di Jknbresio 

nai ricordi di Luigi Marches!, rfficWt daHa S. M. 

Le loro maesta 
sedute su 

due valigie 
A cura di Bruno Maffi e 

apparso presso la Nuov-i 
itaiia il copttolo VI inedito 
del primo Iibro del Capita
ls di Marx. Si tratta del ca
pitolo sesto di una redazio-
ne del primo Iibro risalente 
agli anni l&83-'66 ma diver
se dall'ultima. E si tratta 
di un inedito relativo; e 
stato pubblicato nel 1933 
in tedesco e in russo dal-
r«Arcbivio - Marx - Engels >, 
il periodieo di document! e 
studi redatto fra le due 
guerre dall'Istituto Marx-En-
gels-Lenin di Moaca. II Ca
pitolo VI inedito non ha 
un corri8pondente nella ste-
sura definitiva del Capitale. 
La sua funzione era mani-
iestamente riepilogativa e 
conclusiva rispetto al conte-
nuto del primo Iibro. II suo 
titolo e Risultati del pro
cesso di produzione imme
diate. 

Nel testo ci sono pagine 
molto nitide sulle varie fa-
si della sottomissione del 
processo lavorativo al mo-
do di produzione capita li-
•tico. E* analizzata anche la 
questione del plusvalore as-
soluto e relativo. Troviamo 
notazioni important! sul re
gime di disciplina cui il ca
pitale costringe il lavoro; 
sulle tendenze del capitale 
a produrre illimitatamente, 
ad aumentare la produttivi-
ta, a rinnovare contimia-
mente gli strumenti di pro
duzione; sul fatto che il ca
pitale sa portare la produ
zione a un livello che rap-
presenta la base u.ateriale 
per una «libera societa 
umana >. Troviamo accenni 
all'«incessante espansione 
del mercato» a alle crisi. 

II tema di fondo e co-
munque quello classico e 
demistiflcante di Marx: che 
cosa fa della produzione 
la produzione capitalistica? 
Che cosa contraddistingue 
la produzione capitalistica? 

Intanto il processo di pro
duzione capitalistico non e 
seroplicemente il processo 
di produzione industriale o, 
piu in generate, il processo 
produttivo-lavorativo. I) ca
pitale non e semplicemcnte 
una somma di valori d'uso, 
un insieme di strumenti di 
lavoro e materie prime e 
prodotti. Beni utili, stru
menti, insomma accumula-
zioni e cristallizzazioni di 
lavoro, si hanno in ogni 
societa. E il processo lavo
rativo, l'attivita mediante la 
quale l'uomo crea valori di 
uso, cioe fa delle cose na-
turali date cose utili ai suoi 
bisogni, ha luogo all'interno 
di qualunque modo di pro
duzione. E tuttavia 1'econo-
mia politica borghese con-
fondo spesso il capitale, 
cioe la proprieta privata 
delle condizioni e dei risul
tati della produzione, con 
queste condizioni e questi 
risultati; confonde la pro
duzione capitalistica con la 
produzione. E' un'identifica-
zione scorretta: si dimostra 
1* identita, osserva Marx, 
< facendo astrazione dalla 
diversita»; sarebbe come 
dire che « Greci e Romani 
celebravano l'eucarestia per-
che bevevano vino e man-
giavano pane >. 

Ridotte a merce 
tutte le cose 

E' un'identificazione che 
mistifica la natura del ca
pitale. Consente di presen-
tare il capitale come un 
elemento immutabile e na-
turale dell'esistenza umana 
• come una cosa (e non 
come una specie storica del 
rapporti fra gli uomini). 
Oppure consente di eclare 
la sua anima sfruttatrice e 
antisociale e di dare eviden-
za unilaterale alia sua ani
ma civilizzatrice: lo svilup-
po moderno delle forze 
productive sociali mediante 
la divisione del lavoro e la 
eooperazione, mediante Tim-
piego delle macchine, me
diante il progrcsso dolle 
scienze e 1'applicazione hi-
•tcmatica delle scienze, e 
piu in generale 1'esistenza 
•tessa del processo produt
tivo-lavorativo, vengono fat-
ti apparire, dato il ruolo 
che nelTeta moderna i) ca
pitale detiene in questo 
processo, come dovuti al 
capitale, al domlnio capita
listico sul lavoro sociale, e 
non al lavoro sociale. 

La produzione capitalisti
ca e dunque non la produ
zione ma un modo partico-
lare di produzione. Esso de-
ve quindi esaere sped flea to 
positfveraeote. Sulla prima 
• preliminare fpcciflcazione, 
ampiamanta eaaminata nel 
Capital*, M a n qui si fenna 
Mas • noi M riferiamo 
bwement* . La produziona 

capitalistica e una forma di 
produzione mprcantile, c 
precisamente la forma in 
cui la produzione di merci 
(molto piu antica del capi
talismo) e diventata preva-
lente e determinante. Nella 
societa capitalistica i pro-
duttori non hanno come fi
ne principale quello di pro
durre valori d'uso per i lo
ro bisogni. I prodotti sono 
essenzialmente merci, beni 
destinati al mercato. Non si 
produce per l'uso ma per 
lo scambio. La ricchezza non 
e un'accumulazione di valo
ri d'uso che il capitalista 
consuma, ma di valori di 
scambio o di denaro (la 
merce che e l'equivalente 
di ogni merce). Questa uni-
versahzzazione della produ
zione di merci, questo re
gno universale dell' utile-
scambiabile, questa riduzio-
ne a merce di tutte le cose 
e di tutte le attivita e i 
rapporti deU'uomo, spiega 
molti lati della societa ca
pitalistica. 

Accunwlo di 
plusvalore 

Ci limitiamo a una sola 
indicazione: gli individui di 
questa societa si presenta-
no e stanno in rapporto fra 
loro come liberi possessori-
venditori di merci; non 
esperiscono altro rapporto 
sociale; sono sociali attra-
verso la merce. Si trovano 
tutti dunque in una uguale 
condizione di liberta ed 
uguaglianza. Ma si tratta di 
un'apparenxa. La societa ca
pitalistica non e costituita 
tutta di piccoli e uguali 
possessori-produttori di mer
ci. Anche una societa sif-
fatta (che e stata spesso 
pensata dal socialismo pic
colo borghese come un su-
peramento del capitalismo) 
sarebbe una societa a pro
duzione mercantile univer-
salizzata. Ecco che la pro
duzione mercantile risulta 
non sufficiente a definire il 
capitalismo. Occorre un'al-
tra determinazione la quale 
spieghi la disuguaglianza e 
la servitu che stanno sotto 
a quell'apparenza. 

E' la seconda determina
zione positiva della produ
zione capitalistica che in 
questo testo Marx soprat-
tutto sottolinea, Scopo fon-
damentale di tale produzio
ne e 1'incremento di valore 
rispetto al valore anticipa
te per dare corso al pro
cesso lavorativo; e la pro
duzione di plusvalore. Non 
e la produzione di merci, 
ma di merci il cut valore 
aumenti. II capitale e si 
una somma di mezzi di 
produzione e di denaro, ma 
di una somma che viene 
impiegata con il fine e in 
modo di accrescerla. L'in-
cremento di valore deriva 
dalle condizioni soggettive 
del lavoro, dalla capacita 
lavorativa umana. II plusva
lore e la differenza che in-
tercorre fra il valore pro-
dotto dal lavoro e il valore 
con cui viene compensato il 
lavoratore per 1'erogazione 
del lavoro. Produzione di 
plusvalore si ha palesemcn-
te anche fuori della societa 
capitalistica, di fatto in 
ogni societa in cui gli uo
mini abbiano imparato a 
produrre piu di quanto con-
sumano. La produzione di 
plusvalore nel capitalismo 
ha questa carattoristica: ha 
luogo in una societa in cui 
domina la produzione di 
merci (quindi una produzio
ne non limitata come quel-
la che ha per fine principa
le i valori d'uso, quindi 
vaste possibility di produ
zione di plusvalore) e in 
cui il lavoratore e ridotto 
a esclusivo e libero posses-
sore-venditore di forza-la-
voro (quindi straordinarie 
possibilita di intensiflcazione 
del lavoro e di cspropria-
zione). 

Lo < scopo osscssivo > del 
capitalista e produrre, sen-
za alcun riguardo per i pro-
duttori, la grandezza mag-
giore possibile di plusvalo
re. Ma perch6? Perche c'6 
il capitale, la proprieta pri
vata dei mezzi di produzio
ne, della ricchezza sociale; 
perch* attraverso l'estorsio-
ne di plusvalore il capitale 
si forma, si riproduce, si 
accresce, e accresce la sua 
capacita di far produrre e 
assorbire plusvalore. Lo sco
po ultimo e non la produ
zione ma la produziona di 
capitale. 

Che cosa « dunque a con-
traddistinguere la produzio
ne capitalistica? Er la scis
sione fra mezzi di produ
zione e forza-lavoro, fra la
voro paaaato • accumulato 
• lavoro vivo. I ' l'autono-

mizzazione delle condizioni 
Oggettive del lavoro di con-
tro al lavoro. E' la ricchez
za sociale che si contrappo-
ne alia societi come una 
potenza indipendente ed 
estranea. «Non e il lavoro 
vivo che si estrinseca nel 
lavoro materializzato come 
nel suo organo oggettivo, 
ma e il lavoro materializ-
zato ehe si conserva e si 
accresce suechiando lavoro 
vivo >. « E* il capitale che 
impiega l'operaio, non l'o-
peraio che impiega il ca
pitale >. Insomma U tratto 
distintivo e l'opposizione 
fra capitalists e lavoratori 
salariati, fra espropriatori 
e produttori di plusvalore. 
E' un'opposizione di classi, 
e non una distinzione di 
termini complementari, cioe 
una distinzione analoga al
ia divisione sociale del la
voro. Ed e un'opposizione 
dinamica: non perche il ca
pitalista lo voglia: egli «e 
radicato in un processo di 
alienazione nel quale trova 
il suo appagamento assolu-
to », ma perche «l'operaio, 
in quanto ne e la vittima, 
e a priori con esso in un 
rapporto di ribellione >. La 
prospettiva non pud consi-
stere che nella ribellione 
dei produttori, nell'appro-
priazione del plusvalore da 
parte dei produttori uniti, 
nel dominio del soggetto 
sull'oggetto. 

Queste, ci sembra, alcu-
ne delle linee del discorso 
di Marx. Si pud dire: le 
sue tesi classiche, un di
scorso noto. Ma veramente 
noto? Veramente scontato 
e non significativo? Pren-
diamo i punti fondamentali. 
E guardiamo anzitutto alle 
societa capitalistiche. Si e 
indubbiamente di fronte, 
in certe regioni e a certi 
livelli, a una considerevole 
espansione produttiva e a 
un assopimento della «ri
bellione » anticapitaiistica. 
In cid si vede una tendenza 
alia conciliazione di capita
le e lavoro, un autosupera-

mento del capitalismo, una 
crescente e irriversibile in-
tegrazione dei lavoratori nel
la societa del benessere. Ma 
si e giunti davvero a una 
diminuzione dell'autonomia 
dei mezzi di produzione, del
ta ricchezza oggettivata, sui 
produttori? Quale e real-
mente il potere dei produt
tori sul lavoro accumulato, 
sulla produzione, sul plu
svalore? 

in prospetfha 
socialhta 

Guardiamo poi alle socie
ta socialiste. Si e abolita in 
varie forme e con una cer-
ta estensione la proprieta 
privata. Ma si sono vera
mente distrutte l'autorita e 
l'estraneita del lavoro mor-
to rispetto al lavoro vivo? 
Si e eliminata radicalmente 
l'espropriazione di plusva
lore, 1'alienazione del lavo
ro? Ci si prepara e in qua-
li modi ci si prepara ad an-
dare verso il dominio di 
tutti i soggetti sugli ogget-
ti? Si pud certo pensare e 
si pensa, da noi e nei pae-
si socialisti, che il corso 
delle cose e tortuoso e len
to. Che un con to e propor-
re e definire le grandi me
te della liberazione deU'uo
mo, e un conto e realizzarle 
nelle cose. Ma si pud omet-
tere di fare i conti con la 
teoria, con la coscienza del
la struttura profonda delle 
cose, con la ricerca di Marx 
sui tratti determinant! del
la produzione capitalistica? 
Si rischia di scambiare una 
fase relativamente fortuna-
ta della produzione di capi
tale e una rivoluzione appe-
na cominciata contro que
sta produzione con la fine 
di essa, con l'awento, anco-
ra in cos) grande parte da 
impostare, della produzione 
per l'uomo. 

Aldo Zanirdo 

Schede 

Vlttorio Emanucle III « B«doa»e 

Mezzo 
milione di 
insegnanti 

«Un corpo che tra poco 
contera mezzo milione di uni-
ta pub essere una forza d'ur-
to formidabile nel proprio 
lnteresse e neirinteresse della 
scuola, ma pud anche diven-
tare una zavorra ancora piu 
pesante per se e per la scuo
la » con queste parole Santo-
nl Rugiu apre la rivista 
(litforma della acuola) al-
frontando il problema degli 
insegnanti, della loro forma-
zione, della loro preparazio 
ne, del loro status nella so
cieta facendo presentl i peri-
coli insiti in un processo dl 
dequalificazione della catego-
ria e in una tendenza, sem-
pre piu diffusa — per il di-
varlo esistente fra la crescita 
e 1 bisogni dl culture e dl 
istruatone e 11 ruolo della scuo
la — a privatizsare la ricer
ca (obbiettivo delle grandi 
Holding) e a far leva sulle 
fontl dl lnformazione sub-cul-
turall (mass media, cultura 

consumistica, Tv, influence lr-
razionalistiche ecc). Dl qui lo 
appello unitario finale che vie
ne ripreso ed argomentato — 
in chiave storico-politJca — da 
Raffaele Laporta 11 quale sot
tolinea come 1 fermentl dl 
un nuovo cattolicesimo si stia-
no lncontrando con un piu 
responsabile impegno laico: 
sarebbe un errore grave ve
nire meno a questo lncontro 
a causa di pregiudizi tradizio-
nalistici o per tnconsci dog
matism! quando esistono le 
possibilita di combattere nel 
segno comune del riscatto del
la persona umana. Pienamen-
te severo (un corpo monco e 
senza slancio) e il giudMo 
dl Antonio La Penna al 
progetto di legge governati-
vo sullTJniversita che, mal-
grado la sua poverta di con-
tenuto rinnovatore, ha aperto 
delle brecce nella vecchia for-
tezsa accademica. 

9-1-

Riviste 

Tributo a Rossellini 
Che U concetto <u oritica 

cinematografica tartU in Ita
lia a qualificarsi, che sotto 
questa etichetta si nascondino 
operazloni piu o meno lecite 
di adattamentl eatetiei a dir 
poco inetftcaol, e verita da piu 
parti gridata, nm non oerto 
lnteaa da chi detiene a tutt'og-
gi 11 predomteiio delia oritica 
« ufflciale ». 

Comro queato genere dl 
oritica quotldiana o •bdoma-
dailca o menaile conduce da 
anni una sua battagila Viqui-
p* di Cinema < Film, ideal-
mente collegata per somtglian-
sa di lntenU a conoesionl, al 
praattgioao mensila francese 
Cahiera du Ctntmo. Questo 
ultimo numaro daUa rivlau 
ltaliana (7-8 1969) a dedlcato 
al nuovo oinema ltauano; a 
per aaaanst « praaanaa ai pre
cise d"un cubito one cosa si 
intend* par muovos • coma 
at rloarobi una uiuapXMia 

aperta, dialetticamente tesa 
ad inglobare voci dAscorsi, 
concordi perd nel sostenere 
un'identica idea dl oinema: U 
cdnema come opera di autore, 
come espreaslone, come lin-
guagglo, con le sue leggi inter
ne, con un suo penslero « vi-
auale » da studkue e distingue-
re nella sua funaione apeclflca. 

Aooomuna 1 clneaati della ri-
vlata I'ealgenaa dl rifiutara 1 
oaacami naturallatloi, dl un na. 
turaMatno ooa ipertrofico • 
fonoamentalmenta readonaiio, 
come la neeeaslta dl muovar-
si In dirarione bipolar*: da 
una parte reoupero • rif ormu-
laakma dalla grande trartlilone 
rossellliuefia, dall'altra rtpro-
posta del cinema « fantaatioo • 
ai out antecedent! reditoriaie 
prcmette di deddcara * proa* 
aimo numaro. 

Pkro M i l 

«Arrivammo sulla banchl-
na del porto che era gia not-
te. Notte senza luna, buio pe-
sto... Al centro della banchi-
na e'era un gruppo di perso-
ne. Tra esse il re, la regina e 
Ambrosio... Sulla banchina era-
no ammasaate una cinquanti-
na dl macchine. Una folia si-
lenziosa di ufficiali si aggira-
va nei corridori fra una mac-
china e l'altra. Erano gli stati 
maggiori delle tre armi al 
gran complete Una marea di 
general! e di alti ufficiali. 
Cereal Ambrosio. Era sempre 
nello stesso posto dove lo ave-
vo lasciato... Vicino il re e la 
regina seduti su due valigie »: 
ecco come Luigl Biarebesi, un 
ufficiale dello stato maggiore, 
anche lul, in quella notte buia 
tra 1 fuggitivi, ci descrive lo 
spettacolo. squallido, e vigliac-
cheaco, offerto dalle loro mae
sta, dal membri del governo 
e dagli alti capi milltari la 
notte del 9 settembre 1943, in 
un momento fra 1 pin. dram-
matici della storia d'ltalia 
(Come siamo arrivati a Brin-
dist, Bomplani 1968. pagg. 196 
L. 1600). 

TI Marchesl da conto dl 
una esperlenza effettivamente 
straordinaria. Egli infatti, al-
lora giovanissimo ufficiale su-
periore, dal gennalo del '43 fu 
diretto collaboratore del gene-
rale Ambrosio. prima alio sta
to maggiore delTesercito e poi 
(dal febbraio del 1943) al c o 
mando supremo. Pece parte, 
lnoltre, della missione ltalia
na diretta dal generale Castel-
lano che stipuld a Cassibile 

rarmlstislo con gli anglo-amerl-
cani e fu uno del protagonist! 
nel drammatico consiglio del
la corona dell^ settembre. 

II racconto parte da lonta-
no, dal 1940. Dopo aver sotto-
llneato la leggerezza e l'irre-
aponsabilita con cui lltalia fu 
trascinata in una guerra che, 
tra 1'altro, l'esercito non era 
preparato ad af f rontare 11 Mar
chesl afferma che il generale 
Ambrosio era l'animatore dl 
una sorta di opposizlone alia 
condotta della guerra (con lui 
sarebbero stati d'accordo mem
bri dell'alto eomando e lo stes
so re). Sorprendenti sono le 
pagine dedicate alia descrizio-
ne del «colpo dl stato* per 
la destituzione (e l'arreato) 
di Mussolini. A riguardo, egli 
sostlene che il piano per eli-
minare il duce dalla scena po
litica era stato predisposto 
da Ambrosio (sempre lul) 
d'accordo col re, fin dal prl-
mi di aprile, molto prima, 
quindi del voto del Gran Con
siglio. Gia da tempo, infat
ti, 11 generale Caatellano « ave-
va intensificato i contattd con 
il gruppo di fascisti dissident! 
che facevn capo a Oaleasso 
Ciano» ed aveva organlxaa-
to nun lncontro dl Ambrosio 
con lo stesso Clanon. 

II Nostro accenna sla pure 
di passata, agli sciopeii ope-
ral del marzo '43 «che con-
tribuirono sostanaialmenta a 
far superare al re 1 suoi In-
dugi prima del 25 luglio ». Pro
prio nell'esporre questi ultiml 
fatti, oltre che nel racconto 
della fuga il Marchesl mostra, 
secondo noi, la corda e lascia 
trasparire abbastanza cbiara-
mente il tentativo maldestro 
(lspiratoglf forae dalla sua de-
vozione monarchica e da no-
stalgle militaresche) dl una 
«ricucltura» poatlccla dot 
fatti per presentare In buona 
luce il re ed Ambrosio (per 
il quale ultimo a prodlgo dl 
elogi). 

II Marchesl non solo oerca 
dl minimlzzare le deficienae 
e 1 riurdl (numeroal o gravis-
slml) che si manifeatarono nel
le alte stere a partlre dal 25 
luglio (salvo a scartcare tutta 
la reaponaabillta aul generale 
Carbon!) ma tralaacla com-
pletamenta (a non oarto a ca-
ao) dl accennare at motlvt po-
Utld profondleba laytoarono 
11 ootnportanianto dal govamo 

Badoglio e degli ambient! del
la corte. A tal proposito bast! 
pensare alia famigerata circo-
tare Roatta del 27 luglio re-
lativa al mantenlmento dell'or-
dine pubblico, le cui disposi-
zioni ferocemente repressive 
(«le truppe procedano... apren-
do il fuoco... anche con mortal 
e artiglieria... come... contro 
il nemico ») dimostrano chia-
ramente che nessuna rottura 
vi era stata tra U governo fa-
scista e quello del Marescial-
lo. Altro che richiamo alle 
masse di cui parla ipocrita-
mente il Marchesl. 

« In realta — come ha osser-
vato il Battagila (Storia della 
Reststenza italiana, ed. Ei-
naudi) — essendo stata respin-
ta dal governo del 25 luglio 
la soluzione e la possibilita di 

appoggiarsi direttamente al po 
polo nella resistenza armata.. 
non era piu possibile ottene-
re 1'8 settembre la salvaguar. 
dia dell'intero territorio na-
zionale ». Sotto questa luce, si 
capisce abbastanza bene la po-
lemica feroce e rancorosa del 
Marches! (nonche di Castella-
no e di altri capi militari) 
contro il generale Carboni lo 
unico degli alti ufficiali che 
durante i 45 giorni abbia con-
dotto un'efficace propaganda 
antitedesca in seno all'eser-
cito e 1 "unico anche — come ri
sulta da un'indagine compiuta 
nel 1945 — • che si fosse preoc-
cupato di procurarsi l'appog-
gio delle masse popolari», 

Grave colpa, questa, per una 
casta militare, legata a filo 
doppio con la monarchla e 
corresponsabile del fasclsmo. 
che verso 1 lavoratori vuole 
adottare sempre 1 metodi dl 
Bava Beccaris. 

Giuseppe Costanzo 

Notizie 

Ecco I'tlenco di l l i optr* 
p\it vandute nel corso dtila 
Mttlmana. I numorl tra pa-
r*nt«sl Indlcano II potto cho 
lo ttossa oporo occupavano 
nella classifies doll'ultimo 
natlzlarlo. 

NARRATIVA 
1) Tomiua; < L'alboro do I 

sognl • • Mondadori, (1); 2) 
Do Soauvolr: • Una donna 
saenata a • Elnaudt; t) Ro
mano: «Le perolo tra noi 
loogorot • Elnaudl (J); 4) 
Crenln: «Uno strano amo-
res Bomplani (4); 5) So-
son: < Un pa' dl sol* noi-
I'acojua solldo » • Bomplani 
(5). 

SAGGISTICA E POESIA 
1) Koloslmo: t II pianola 

sconoscluto» • Suaar (1); 
2) Pasotti: fOmsai 9 s -
Blottl (5); 3) Koloslmo '• 

< Torra soma tempo » • Su
gar; 4) Marcus*: c Cultura 
* soclota > • Elnaudl; 5) 
Monlan*IH-0*rvaslo: « k'lta-

I I * della controrlforma * • 
Rlnoll (5). 

La clasilflca * stata com-
pllata su dall raccoltl pros-
w lo tlarorlo Intornatlonal* 
CH Stefan* (G*nov*)j Inter
national* H*lla* (Torino); 
International* Cavour (Mile-
no); Cahillo (V*r*na); Gel-
donl (V*n*sla)j Intarnail*-
nale Seeker (Flr*ni*) ; Unt-
vorsltas (Trl*s»*); Cappolll 

JBologna); Modern Isslma • 
krt iMH (Rwna); Mlnvrv* 

(NapelD: Latarza ( t a r l ) ; 
Cocc* (CagMarl); Salvafar* 
Faust* Placc*vl* (P*l*rmo). 

L'Europa 
in guerra 

Alle ore 4,45 del primo settembre 1939 le div i 

sion! blindate della Wehrmacht penelrarono in 

profondit^, su un fronte d i 1.300 chilometri, al 

di la dei confini polacchi. L'aggressione di Hitler 

alia Polonia ed all'Europa tutta era iniziata. Var-

savia capitolera il 26 mattina (nella fo to: i d i -

fensori della capitale polacca si arrendono ai te-

deschi). In occasione del trentesimo anniversario 

dell ' inizio della seconda guerra mondiale, I'Unita 

pubblichera sul numero di domenica 31 agosto 

un inserto speciale, comprendente foto, testimo-

nianze e documenti sinora inedit i . 

SUL NUMERO 34 Dl NOI DONNE 

Viaggio nella terra di Abramo 
un reportage dal nostro inviato in Irak 

Passioni e milioni al Palio di Siena 
un servizio sulla manifestazione che mobU 
lita due volte I'anno un'intera citta 

La tragica fine di Maria Teresa 
una sconvolgente cronaca della tredicenne 
morta in un bunker in provincia di Asti 

La fabbrica degli svenimenti 
una testimonianza sulle condizioni inumane 
in cui sono costrette a lavorare le operaie 
confezioniste di Modena 

EDITORI RIUNITI 
Gyttrgy Lukdcs 

• PROLEGOMENI 
A UN'ESTETICA 

MARXISTA 
Nuova biblioteca dl cultura 
pp. 200 L. 2.500 
TratXizJone di Fausto Codino e Maziino Montlnarl 

Storia • taorla dall'aatatica da Hagal ai-noBtri glornl 
IMI IB •laborazioiM dl un grand*) • dlacusao flfoaoffo 
contampoeanao, 
% • 

. * « « > • > • • « > • > # • • • > • > •>, 

Vacanze liete 

A RIMINI si sta bene anche in 
settembre. Noi del < Soggiorno 
Adeles, tel. 21 ,o75, Viale Pariu-
no 80. offriaroo le rr.igiiori spe-
cialila gastronomiche unite al so
le e al mare per sole L. 1.500 
complessive. \ 
RIMINI-SAN GIULIANO • Pensio j 
ne Giancarla, tel. 26.900, vicinis- ( 
sima mare. Settembre L. 1.600 
complessive. 
VISERBA Dl RIMINI - Villa Ar
gentina, tel. 38.320. Moderna vici
no mare, familiare. cudna casa-
linga, moderni comforts. Settem
bre 1.600. 

EDITORI 
RIUNITI 

N o v l t * 

Maieiilaivolli 
LB O P K R B I 
Introduzione 
di Giuliano Proceed 
A cura di Gian Franco Berartt 
pp. XLIV-830. L. 5,000 

Machiavalli rivoluzionarkii 
la opara dal graoda «Sa> 
gratario fioranthso » con un 
aaggio introduttivo ricco di 
nuova Hluminantl Intarpra-
taxioni. 

5? 

LEGGETE 
• • 

flnnniB 

La pensa ancora 
come quando 
vestiva Puniform* 
della Wehrmacht 
Sul « Ctttadmo », organo set 

Umanale dei caitohci ladigta-
ni, e compartc net gtornt 
scorsi an breve trafiletto nel 
ovale H elogm ti gtornaluta 
Luptnacci per aver dt/eso U 
copttano nazista — ed ora te 
scovo — Mathtas Defregger. 
II atomale cattoltco xcrtve-
« ..Se Defregger fu pentito « 
convertito dairipot«tico mate 
cotnmesso, pot* bemssimo es 
sere consacrato Vescovo. ed i 
cristiani dabbono con fede e 
amore venerarlo come tale: in 
esso la misencordia di Dio 
ha fatto un prodigio, e la 
Chiesa ne deve essere fiera 
M^Rnifico! Ci voleva Manlio 
Lupinacci per dire una cosa 
tanto sensata ». 

A noi quetta tnterpretazto-
ne suWatteggiamento dt m 
uomo che ordind il massacro 
di cittadini ttaliam a Filetto. 
sembra nefasta oltre che in-
gtusta sotto tutti gli aspettt. 
morali e penali. Non si pud 
chiedere pieta e perdono per 
un uomo che ha la coscienza 
sporca e che oggi veste test 
abito talare in flagrante con-
trasto con la missione che 
sta svolgendo. Tra 1'altro. le 
dichiarazioni del capitano-ve-
scovo rilasciate alia televisio-
ne tedesca nei Giorni scorsi 
dimostrano chiaramente che 
egli non e affatto pentito di 
quel che ha fatto, e che la 
sua mentalita e ancora quel
la di 25 anni fa, quando ve
stiva I'uniforme della Wehr
macht. 

SEGUONO LE FIRME 
fSecugnago . Milano) 

Dalla Svezia una 
lettera polemica 
sul divorzio 

Gentili redattort, visto che 
tl deputato democristia.no Ca-
stem, sentendosi in cuor suo 
per to meno un Tacito, para 
gona (Corriere della Sera del 
34 luglio) il mio Paese non 
dico all Alaska tutta intera, 
ma addirittura ad alcune iso 
lette di questo stesso Paese. 
cioi alle Aleuttne. prego per 
dispetto lUnita di lasciarmi 
dire che cosa penso di un al
tro paragtme che lo stesso si 
gnor Castelli fa. doe tra dt-
vorzio e furto. 

Non e u divorzio che e un 
furto e nemmeno selvaggt e 
primitivi sono i Paesi come 
la Svezia che riconoscono e 
praticano questa legge di va
lore internazionale. Furto, o 
meglio rapina a mano arma
ta, possono invece definirsi le 
leggi che, impedendo il divor 
zio, privano numerosissimt 
cittadini di quell elementare e 
fondamentale rispetto che es-
st meritano quali esseri uma-
ni e non bestie. 

Cordialissimi saluti dalla 
tjostra arnica 

KARIN ALUNQUIST 
(Uppsala . Svezia) 

Ringraziamo 
questi lettori 

Ci e impossible ospitare 
tutte le lettere che ci perven-
gono. Vogliamo tuttavia assi-
curare i lettori che ci scrivo-
no e i cui scritti non sono 
stati pubblicati per ragioni di 
spazio, che la loro collabora-
zione e di grande utilita per 
il giornale, il quale terra con
to sia dei loro suggerimenti 
sia delle osservazioni critiche. 

Oggi ringraziamo: Peppuio 
FRONGIA, Varese; P i e t ro 
BIANCO, Petrona (Catanza-
ro); un gruppo di cittadini di 
Celenza (Chieti); L u c i a n o 
MARCATILLI, Roma; Alfto 
PARODI, Savona; Enzo FAB 
BRI, Ravenna; Achille FOL-
CO, Briosco (Milano); Igna-
zio DE PEREIRA, Crozat-
Haut: L.G., Schio; Battista 
VENTTJRI, Rho (Milano); Pa-
squale ANGRISANI, Napoli; 
E. GIARDINO. Milano; il co-
mitato della sezione del PCI 
« Gavinana », Firenze; Nicode-
mo LANGELLA. Bari; Giovan
ni ZANOLI. Bologna; Egidio 
CHIERICATO. Montagnana; 
Mario BORGHUTTI, Trieste; 
Enzo TRAPANI, Rimini; Giu-
seppina PANIZZA, Milano; 
Mario BERARDO, Treviso; 
Domenico PERAZZO, Genova; 
Luigi ZAMBRANO, Varese; 
Vincenzo ALVIGGI, Sidorno; 
Guido BERTORELLO, Nova-
ra; Angelo BASSI, Livraga; 
Gmo MUNERATO, Como; An
drea BURELLI e Livio LIVI. 
Laeona. 

— Altri lettori ci hanno in
viato interessanti interventi, 
dei quali il giornale terra con
to, sui problemi sollevati nel 
corso del dibattito, protratto-
si per oltre tre settimane, aul-
l'impresa lunare dell's Apollo 
11». Qui H ringraziamo: Lo-
redano RENZI, della sezione 
del PCI «Corazzas e Mauro 
RODA del clrcolo PGCI « Nan-
ni» (Bologna); Enrico DAZ-
ZANI (Genova); Michele NO
VELLA, Vercelli; Loredano 
MOSCANZONI, S. Bernardino 
di Lugo (Ravenna); Gino GUA-
LANDI, Bologna; Frina PER-
RETTI AMAINI, Correggio 
(Reggio Emilia); Antonio MI 
CHELONI, Prato; Fausto SAL-
VATORI, Roseto degli Abnu-
zi; Maria FERRARA, Bolo
gna. 

— In questo ultimo perio-
do abbiamo pubblicato molte 
lettere di giovani (e di gem-
tori di giovani) che sono sta
ti respinti agli esami di ma-
turita perche le commission! 
che li hanno esaminati non 
hanno tenuto conto della nuo
va riforma. Purtroppo non ci 
e possibile pubblicare tutte le 
lettere pervenuteci, ma assi-
curiamo gli interessati che il 
problem* sara attantamente 
seguito dal nostro giornale. 
Ringraaiamo particolarmente: 
Roberto LASAGNA ( L i c e o 
« Gargallo » di Siracusa); Ni 
cola PETRDCCI (Istituto tec 
nice « Cipriano Facchinetti » 
di Busto Arsizio), Alfredo MA 
SCOLO. Ersilia D"EUSANIO. 
Rita AMURRI, Emilio CELLI 
NI, Maria RUCC1, Elide 
QUONDAMATTEO, Gabriella 
TRONELL1, Gilberto AMBRO 
SI, Angela M (Istituto tecni-
co «Montani» di Fermo); 
Quattio diplomati delll.T.I. 
Volta dl NapoU, 

http://democristia.no

