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Un importante avvenimento della nostra vita culturale 

Una nuova 
«Storia d'Italia» 
Si rifrova in quest'opera quella ideale generazione di storici alia quale Gobetti affi-
dava le speranze del futuro: storici che prendessero coscienza del mondo in cu; 

vivevano per preparare se e gii aitri alia costruzione di un'llalia divers? 

Qualcuno chc mi ha vislo 
intento alia lettura di que
sto primo volume di mille 
pagine introduttive della 
Storia d'ltalia dell'editore 
Einaudi (che uscira comple-
ta con altri cinque volumi 
nello spazio di due anni) mi 
ha chiesto tra l'intimorito e 
il diffidente: « E* buona? » 
Pensava di certo, e somma-
riamente me lo disse, che 
altre ponderose storie d'lta
lia erano uscite neU'iiltimo 
ventennio, e allora perche 
questa? non crea inutili 
competizioni sul mercato? 
e che cosa pud dir di nuo-
vo? e a chi e rivolta? E al
tre cose, suppongo, che non 
disse. 

Anzitutto, e questo e il 
succo di una prima lettura, 
non tutta certo egualmente 
approfondita (il che non 
puo essere se non parzial-
mente e col tempo), que
st'opera e stata concepita e 
gcritta da quella ideale ge
nerazione di storici alia 
quale Gobetti alTidava le si-
lenziose speranze del futu
ro. Storici che prendessero 
coscienza del mondo in cui 

vivevano non per vegetar-
vi culturalmente ma per 
preparare se e gli altri alia 
costruzione di un'Italia di-
versa da quella risucchiata 
dal maelstrom del fasci-
smo. 

Ora questi storici, quasi 
tutti, in misura e tempi dif-
ferenti, maturati dalle lotte 
per la rigenerazione demo-
cratica del pacse, non han-
no soltanto raccontato la 
storia del passato la piu 
esattamente documentata, 
ma l'hanno indagata in di-
rezioni diverse, un po' tra-
scurate dagli altri, e l'han
no interpretata secondo cri-
teri scientifici rigorosi, 
ma anche secondo una 
valutazione delle esigenze 
del presente, perche questo 
presente e il vero punto di 
partenza del loro discorso 
(se ne vedono particolar-
mente chiare le preoccupa-
zioni in alcuni di questi sag-
gi) senza il pregiudizio del 
distacco di tempo che si usa, 
dai conformisti della tradi-
zione canonica, identificare 
con l'obiettivita. 

Lo studio del passato al servizio 
di un maturo impegno civile 
Questi storici hanno pen-

•ato che ai giorni e ai pro-
blemi in cui ci troviamo, 
dopo una seconda guerra 
sovvertitrice di tutti i piu 
consolidati valori (o creduti 
tali), al finire di una finta 
rivoluzione che aveva porta-
to lo stato italiano alio sfa-
celo e all'inizio di un'altra, 
che non si vede, ma che 
opera egualmente, con la-
cerazioni e contraddizioni 
profonde, per la gestazione 
faticosa e non pacifica di 
una civilta nuova, era ine-
vitabile rivedere il passato, 
studiarne meglio le tracce 
e i residui, le cose risolte e 
irrisolte, le spinte, le sugge-
stioni d'ogni genere, perche 
questo conto era piu che 
un consuntivo, ma per l'ap-
punto l'attracco per una 
nuova partenza. Percid que
sta Storia d'ltalia einaudia-
na non puo essere giudica-
ta se non pensando al tem
po, al momento critico in 
cui fu deciso di scriverla. 

Ogni vera storia e ideolo-
gica; lo e stata in Italia, nel 
primo periodo del Risorgi-
mento, quella del Balbo (in-
tesa all'unita e all'indipen-
denza); lo e stata, sotto il 
fascismo, quella di Croce, 
rivendicatrice del passato li
berate; lo e questa, ma nel 
senso di mettere una cultu-
ra modcrnissima al servizio 
delle conoscenze generali e 
di un piu maturo impegno 
civile. Ora la cultura mo
derns non intende piu una 
storia fatta solo di una se-
rie di eventi di pace e di 
guerra e di trattati diplo
matic! e fortune dinastiche, 
di lotte religiose e d'impre-
se illustri e via dicendo. Ma 
vuole una storia, per cosi di
re, interdisciplinare, quindi 
anche dell'economia, del di-
ritto, dei sistemi di potere, 
e delle correnti culturali e 
degli atteggiamenti spiritua-
li, e delle culture del suolo 
e del paesaggio che le cul
ture aiutano a trasformare, 
e persino delle fogge degli 
abiti e del consumo dei cibi, 

e delle invenzioni tecniche 
che misurano e soddisfano 
le necessita della vita e del 
lavoro (avevo letto un li-
bro beUo e curioso di ma-
rineria di Silvio Micheli, 
Gran lasco, e mi ero chiesto 
perche mai i brigantini ita
liani, le navi a palo liguri 
hanno battuto per secoli, si 
puo dire, ogni primato sulle 
grandi rotte oceaniche; non 
era industriosita per vince-
re la gara dei noli? e non 
e anch'essa, storia di scafi e 
di vele, da indagare come 
evoluzione di tecniche stru-
mentali?). 

E persino c'e una storia 
che scopre solchi meno visi-
bili a occhio nudo, seguen-
do indicazioni < fatalmente 
tortuose e un poco labirin-
tiche », ma giungendo a sug
gestion! raffinate, com'e riu-
scito al Fontana nel suo di
scorso su < la scena > ita-
liana. Non e che altre sto
rie d'ltalia abbiano trascu-
rato qualcuna di queste se-
zioni (per es. l'economia), 
ma nessuna come quest'ul-
timr. ne ha tracciate o indi
viduate o scavate cosi diver
se e a questa profondita. 

E' naturale che andando 
cosi a fondo ci si debba 
chiedere: « esistono linee di 
continuity nella storia d'l
talia >? Guardo questa im-
pressionante fotografia del
la nostra penisola dall'alto 
della stratosfera (che apre 
il 1° volume della Storia) e 
mi dico: < questa immagine 
rimasta per millenni e mil-
lenni sempre eguale quali 
rivolgimenti naturali e uraa-
ni ha subito nella sua ap-
parente inalterata perfezio-
ne? >. A domande simili si 
e risposto da tempo con ben 
note perplessita. Quando co-
mincia una storia < italia
na »? E che cos'e l'ltalia, 
che cos'e il popolo italiano? 
e qual e l'esatta nozione di 
popolo? La Storia d'ltalia 
etnaudiana lascia giustamen-
te in tronco tali quesiti in 
parte inutili perche intrica-
ti e senza possibilita di ri-
sposte decisive. 

Caratteri original., 
continuita e f ratture 

Certo fu la colonizzazione 
romana a fare della nostra 
penisola un'Italia, ma la po-
tenza di Roma s'infranse 
cinquecent'anni dopo Cristo 
• dalla dispersione delle sue 
componenti a un nuovo 
amalgama, come dalla dia
spora del latino al processo 
di italianizzazione dei dia-
letti (di cui parla in questo 
libro Alfredo Stussi), e tut
ta una nuova storia che si 
va creando e definendo. At-
traverso linee di continuita 
e spaccature secolari, chc il 
Vivanti indaga particolar-
mente per concludere a ra-
gione che nemmeno le piu 
recenti fratturc, nemmeno 
quella maggiore c pcrsistcn-
te ancora oggi nella vita so-
ciale ed economica del no-
stro paese, cioe la cosi de-
nominata « ouestionc meri-
dionale », sono riuscite a 
mettere < seriamente in di-
scussione la compagine uni-
taria del paese >. Percio il 
solo modo proficuo di con-
cepire una storia italiana e 
di coglierne tutt'insieme, 
senza privilegiarnc nessuna, 
le strutture piu profonde, le 
permanenze piu radicate e 
§1 contrario le fratture, le 
tradizioni che arrcstano e 
quelle che inccntivano la 

formazione del paese nel 
del progreaso. 

< Non tutta Parte che e 
stata fatta in Italia dalla 
fine dell'impero romano a 
ieri pud dirsi arte italiana > 
dicono Argan e Fagiolo in 
un loro capitolo di questa 
Storia; invece Carlo Ginz-
burg nel suo affascinante e 
acuto saggio su Folklore, 
magia, religione ci fa osser-
vare quanto si perpetui in 
Italia il mondo magico con-
tadino, la sacralizzazione po-
polare, piii o meno stxumen-
talizzata o contestata dal 
potere ecclesiastico. 

E, per fare un altro esem-
pio, Emilio Sereni, dialettiz-
zando alcune idee piu ge
nerali di Ruggiero Romano 
(lo storico che insieme col 
Vivanti ha costruito questa 
Storia d'ltalia secondo cri-
teri e con partizioni di 
grande efficacia) ha cercato 
di rilevare una costante nel
la storia economica d'ltalia 
di 15 secoli, dalla feudale 
alia capitalistica, con una 
rottura < a partire dalla fine 
del sec. XIX ». Le costanti 
e le differenze dunque, e 
sono queste nel loro insieme 
i « modelli generali », i < ca
ratteri originali > della no
stra storia. Ricondurre tut, 
to a un archetipo, o a un;j 
costante unica che tutto h> 
raggi e spieghi e giustifichi 
e razionalizzi e lavoro di S f 

sifo, cioe uno sforzo vano. 
II Procacci nella sua bel-

la Storia degli italiani par-
la della < rassegnazione » co
me del risultato generate 
piu comprensivo del nostro 
atteggiamento verso gli e-
venti e la commenta al mo
do giusto. Ma e una genera-
lizzazione psicologica che 
puo essere sostituita con 
altre, appunto perche imma-
gina una uniformita che in
vece e varieta. L'« italia
no », il « carattere italia
no >, no, non esiste, dice il 
Bollati in uno dei capitoli 
che hanno certamente incon-
trato piu difficolta di medi-
tazione, e ha per una giusta 
soluzione storica rivolto la 
sua indagine sul come e il 
perche di volta in volta nei 
secoli si e andati cercando 
quell'incarnazione dello spi-
rito italiano, ragionevolmen-
te rifiutandosi di «discet-
tare sull'italianita obiettiva 
deU'italiano dai tempi di 
Odoacre ai nostri >. 

Tutti questi incastri di fi-
loni diversi, di continuita 
piu o meno lineari e di ce-
sure profonde, sono il tema 
di analisi parallele in ogni 
capitolo della Storia einau-
diana, e questo dell'unita-
rieta di concezione e di ese-
cuzione, che non annulla 
singolarita di angolature e 
«di posizioni storiografiche 
e di tendenze ideologiche », 
e, bisogna metterlo in evi-
denza, uno dei pregi dell'o-
pera e la convalida dell'esi-
stenza di un humus ambien-
tale e culturale comune nel
la storia della nostra peni
sola. II discorso di Romano 
s'innesta in quello di Sere
ni, quello di Galasso sulle 
forme del potere, classi e ge-
rarchie sociali in quello di 
Giangiulio Ambrosini su di-
ritto e societa, quello di 
Haussmann sul suolo d'lta
lia nella storia in quello di 
Lucio Gambi sui valori sto
rici dei quadri ambientali; 
e, in modo che piu incanta 
1'immaginazione, quelli ac-
cennati di Fontana e di Ginz-
burg si corrispondono in sot-
tilissime intuizioni. 

- La presentazione dell'edi
tore dice e commenta linee 
e metodi di quest'opera e a 
quella e utile rimandare 
senza qui ripeterla; ma e 
giusto sottolineare, come ho 
fatto, il notevole significato 
e il risultato positivo del-
l'unitarieta di fondo dei sin-
goli saggi, persino in esem-
pi similari colti a emblema 
di posizioni spirituali. I qua
li saggi poi non sono sem-
plici ricapitolazioni storiche, 
per quanto meditate piu a 
fondo, ma hanno in gran 
copia novita di attenzioni 
particolari a certi temi 
sviluppati dal discorso: si 
deve apprezzare quanto ori
ginali siano, per esempio, le 
osservazioni di Fontana sul-
la Nencia da Barberino, hi-
dus e vnito politico della bri-
gata medicea, e di Ginzburg 
su San Francesco e sul suo 
stile di vita < tipicamente 
carnevalesco», e di Bolla
ti sull'oscurata figura del 
conte milanese Paolo Grep-
pi del tempo della Rivolu
zione francese e di Napoleo-
ne, e sul Cuoco, sul Gio-
berti e sul Manzoni. 

E inline, si poteva solve
re una storia degli italiani e 
dell'Italia fuori del confron-
to con l'Europa e col mon
do? Oggi ci guardiamo in-
torno e facilmente rispon-
diamo che no: siamo parte 
di una storia che sempre 
piu lega unitariamente tutti 
i popoli. Per la scarsita dei 
contatti e delle conoscenze 
potevano credere che cosi 
non fosse un tempo; eppure 
anche nei secoli precedenti 
al nostro l'ltalia guardava 
al mondo e specialmente era 
dal mondo guardata e giu-
dicata, un giorno influente 
padrona, un altro meschina 
eppure seducente. 

L'impegno di questa Sto
ria einaudiana e europeo, 
per lo spazio storieo-geogra-
fico in cui si muove, e per
che e impossibile per l'Euro
pa (e il mondo) non ritro-
vare nella storia nostra pun-
ti di riferimento essenziali 
della civilta, insieme edifi-
cata, ma anche per il fatto 
che essa riempie una lacu
na nella storiografia di ogni 
paese, e soprattutto perche 
europeo e il suo spirito ani-
matore e U suo livello scien-
tifico. Dunque un'impresa 
di alta, indiscutibile impor-
tanza: lavoro di dissoda-
mento e di incitamento che 
non potra restare senza in
fluenza non solo, s'intende, 
sui nostri studi e sugli al-
trui, ma anche sulla vita 
politica e sulle lotte progres-
siste del paese. 

Franco Antonic«lli 

II crollo dello stato liberate e Tawento del fascismo al potere 

La marcta1 del nrande canflale 
t ' t 

II lievito del movimento reazionario fu la ostilita dei ceti possidenti a tutto cio che suonava nuova democrazia: le 
otto ore di lavoro, i consigli di fabbrica, le amministrazioni rosse, il suflfragio universale, la presenza dei sinda-
cati e dei partiti di massa - E' la Confindustria a proclamare i principi del regime nero: « proprieta » e « discipline » 

Non e concentrando Fatten-
zlone unicamente sul 28 otto
bre, che se ne chlarisce il si
gnificato nella vlcenda nazio-
nale e nella storia del fa
scismo. Innanzitutto, per com-
prendere la possibilita e 11 
senso deH'avvenimento e giu
sto rlsalire alle glornate dl 
agosto, all'assalto deliberato 
dallo stato maggiore delle ca-
mlcie nere alle ultime citta* 
delle della classe operaia, in 
una offensiva suprema che 
era stata consumata sotto la 
protezione delle forze dell'or-
dine e nell'inerzia del gover-
no, in uno Stato che non era 
gia piu uno «stato llbera-
le». Questa genesi del 28 ot
tobre e rlspettata e contem-
plata in quella sorta di istrut-
toria documentata pazlente-
mente e vivacemente costrul-
ta da Antonino Repaci nel 
suo Hbro su La inarcia su 
Roma, uscito in questi gior
ni in una seconda edizione 
(Editore Rizzoli, pp. 1011, Li
re 8000). Chi poi voglia ren
ders! conto dl tutti i parti
colari e voglia rivivere dal 
di dentro la complessita, ora 
satirica ora tragica, dell'av-
venimento, dal 24 al 29 ot
tobre, non ha che da riper-
correre la minuziosa e leggl-
bilissima cronaca che ora ci 
ha dato Gian Franco Vene 
nella Lunga notte del 28 ot
tobre 1922 (Palazzi editore, 
pp. 451, L. 4000). 

II fatto e che le oligarchic 
italiane, esse stesse in cor-
so di trasformazione, erano 
state colpite dall'inquieta tra
sformazione del paese e delle 
masse, certo ancora imma
ture per inalvearsi nell'am-
bito della democrazia rappre-
sentativa come per battere 
fino in fondo la strada del
la rivoluzione. NeH'irripetibl-
le processo che in pochi me-
si. nel corso del *22, doveva 
portare il fascismo dalla piaz
za al potere convergevano 
dunque elementi di reazione 
vecchi e nuovi: un'esigenza 
generate di rimescolamento 
delle carte, di un cambio piu 
o meno radicali dei consunti 
schieramenti di governo, una 
ostilita tenace dei ceti possi
denti contro tutto cio che suo
nava nuova democrazia: le 
otto ore di lavoro, i consi
gli di fabbrica, le ammini
strazioni rosse, il suffragio 
universale, la proporzionale, 
la presenza dei sindacatl e 
dei partiti di massa. 

Insomnia, il colpo di sta
to era gia in atto almeno 
fin dal 1921, in quanto si era 
stroncata o esautorata la li-
berta di organizzazione e di 
sciopero dei lavoratori, in 
quanto si erano estromesse 

.28 OTTOBRE 1922: I'esercito a Porta Maggiore in at tesa dell'ordine di bloccare le squadracce fasciste. 
L'ordine non venne: il re si rifiuto di firmare lo stato d'assedio. 

con una forza extralegale le 
amministrazioni popolari e in 
quanto i diritti dei cittadini 
non erano piu salvaguardati. 
Cosi. il 28 ottobre era stato 
preparato di lunga mano, con 
i cospicui • finanziamenti del 
grande capitale al Popolo 
d'ltalia, al partito fascista, al
le sue squadre. - • 

Ma i finanziamenti — allo
ra accuratamente nascosti — 
non erano tutto. II Repaci, nel 
parlare dei «motivi» che 
condussero alle soluzioni del 
28 e 29 ottobre, cita il pene-

trante giudizio di Mario Mis-
siroli, che risale al 1924, ap-
parso in un libro pubblicato 
allora da Piero Gobetti: «La 
monarchia che interviene 
sempre nei moment! salienti 
della vita della nazione, non 
ama scoprirsi. Chi vuole in-
tendere la politica italiana 
non deve dimenticare che il 
fattore decisivo e sempre 
quello monarchico. Gli awe-
nimenti piu importanti degli 
ultimi cinquanfanni riescono 
inintelligibili e sfuggono ad 
ogni responsabilita se si pre-

scinde dalla Corona... Non dt-
versamente che per il colpo 
di Stato. Non si vollero chia-
mare le cose col loro vero 
nome e alio scopo di nascon-
dere che si intendeva inau-
gurare un nuovo periodo del
la politica italiana, crudamen-
te conservatore. con la pre-
valenza dei ceti militari e pa-
dronali. agrari e industriali, 
contrassegnato dalla soppres-
sione delle liberta e dalla mu-
tilazione del Parlamento, si 
disse che una rivoluzione ave
va vinto, sublta dalla mo-

Conferenza della sociologa sovietica Andreieva all'lstituto Gramsci 
— —m—r. r . r , _ _ - . . . ._ _ — * — -

Classi e gruppi sociali in URSS 
Necessita di approfondimenti e verifiche di formulazioni non piu corrispondenti alia 
realta nuova — Dislivelli e squilibri fra operai, conffadini e intellettuali — Misure per 

rafforzare la tendenza alia piena eguaglianza sociale 

Da tempo i sociologi sovie-
tici hanno cominciato ad af-
frontare, analizzare e dibat-
tere la questione delle classi 
in URSS, delle differenze so
ciali ancora esistenti fra le 
classi; e del superamento di 
tali differenze, che e il com-
pito piu importante che la 
societa sovietica e chiamata a 
risolvere nella prospettiva del 
comunismo. 

La formulazione deU'esisten-
za di due classi non anta-
goniste, anzi amiche ed allea-
te, quella operaia e quella con-
tadina, nonche di uno strato 
particolare, quello degli in
tellettuali ed impiegati, non 
sembra piu sufficiente a de-
scrivere la struttura della so
cieta sovietica, non soddisfa 
piu, esige un approfondimen-
to e una verifica. Che cosa 
e, esattamente, un intellettua-
le? Quali sono, esattamente, i 
a conf ini» della classe operaia 
e di quella contadina? E* ab-
bastanza democratico il siste-
ma scolastico? La societa so
vietica e gia oggi omogenea, 
o tende ad esserlo, e in che 
misura, e con quali ntmi? Ec-
co alcune delle domande che 
i sociologi dellTJRSS si pon-
gono e di cui discutono sulle 
riviste specializzate e nei lo
ro congressi. Ed ecco il te
ma del dibatUto svoltosi mar-
tedl sera airistituto Gramsci 
di Roma fra la compagna Ga-
lina Andreieva, dell'Istituto di 
sociologia dell'Accademia del
le Scienze dellTJRSS, e un 
folto pubblico composto in 
gran parte di studenti. 

Una struttura 
complessa 

Sia neU'introduzione, sla ri-
spondendo alle numerose do
mande, la compagna Andreie

va ha sottolineato che «lo sche
ma della suddlvisione della 
popolazione dellTJRSS in tre 
grandi gruppi da solo un'idea 
generate dell'attuale struttura 
sociale. In realta si pud di-
stinguere un numero abba-
stanza grande di strati In se-
no a questi gruppi, nonche 
al di fuori di essi». Questo 
esame piu particolareggiato 
ditnostra re&lstenxa di un 
procano la Mfulto al qual« 

la struttura sociale sovietica 
diventa «sempre piu com
plessa ». Si constata "al'esi-
stenza nella vita reale della 
societa di numerosi gruppi, 
strati, che non possono non 
essere presi in considerazio-
ne ». Fra di essi « esiste tutta 
una serie di differenze, sia 
per quanto riguarda il livello 
del reddito, sia per quanto 
riguarda il modo di vita, le 
esigenze culturali, rutilizzazio-
ne del tempo libero, e cosi 
via». 

Alcune di tali differenze so
no evidenti. «Sia la classe 
operaia, sia quella contadina, 
sono, in linea di principio. 
legate da uno stesso rappor-
to con i mezzi di produzione. 
la cui proprieta e socialista. 
Ma questa proprieta si ma-
nifesta in due forme: essa e 
di tutto il popolo. statale, nel-
Ie industrie e nei sovcos; ed 
e invece cooperativa nei col-
cos. II livello di socializzazio-
ne della produzione. il livel
lo di sviluppo delle forze pro-
duttive non sono ancora egua-
li. Inoltre il contadino e le
gato anche aH'appezzamento 
di terra personale, attiguo alia 
casa, i cui prodotti egli vende 
in parte sul mercato. In tal 
modo. roperaio e il colcosiano 
s'incontrano come compratore 
e venditoren. 

Inoltre il lavoro degli ope
rai e « socializzato » su scala 
nazionale, mentre quello dei 
colcosiani lo e solo nell'ambi-
to di un colcos o di una 
unione inter-colcosiana. Nel 
colcos il ritmo di lavoro e 
diverso, rispetto alia fabbri
ca; nelle campagne e assente 
la forma specifica di discipli-
na del lavoro caratteristica 
della grande produzione indu-
striale. Tale differenza e ac-
centuata dal carattere sta-
gionale del lavoro, inevitabile 
neH'agricoltura. 

Per quanto riguarda i me
todi di distribuzione del red
dito, essi sono «identic! in li
nea di principio», perche in 
tutta la societa sovietica agi-
sce la legge della retribuzio-
ne in base al lavoro, e anche 
perche da tempo nei colcos 
e stata introdotta la retribu-
zione garantita prima del rac-
colto. il che aha awiclnato» 
il metodo di retribuzione del 
contadino a quello deU'ope-
ralo. Ptrt U fatto stetw della 

esistenza dell'azienda ausiliaria 
personale significa che il col
cosiano ha una fonte di red
dito di cui non dispone invece 
l'operaio. 

Ma le differenze sociali non 
si limitano alia differenze di 
classe. Fra le piu importanti 
ve ne sono almeno altre tre: 
quelle fra citta e campagna; 
quelle fra persone dedite prin-
cipalmente al lavoro fisico e 
persone dedite principalmente 
al lavoro mentale; quelle fra 
gruppi e strati in seno alia 
classe operaia, alia classe con
tadina e alio strato degli in
tellettuali e degli impiegati. 
a Anche se il socialismo non 
genera classi, ma, al contra
rio. opera nel senso del supe
ramento delle differenze fra le 
classi. questo superamento 
consiste in un processo lun-
go, e sarebbe sbagliato igno-
rare le differenze ancora esi
stenti. Una profonda analisi 
dei vari gruppi sociali in 
URSS e delle loro tendenze 
di sviluppo contribuisce in-
fatti a determinate una giu 
sta politica sociale del partito. 
volta a eliminare le differen
ze fra gruppi e classi»-

Citta 
e campagna 

- La compagna Andreieva na 
quindi affrontato il tema del
la distinzione fra intellettua
li veri e propri e impiejau. 
Questi ultimi possono essere 
annoverati tutti fra i «lavo
ratori della mente», pur svol-
gendo spesso un lavoro ste-
reotipato, e comunque m^no 
qualificato, meno complesso 
e difficile di quello s vol to 
dagli specialisti altamente 
quahficati? Evidentemente no. 
Ecco perche, superando for
mulazioni inveccniate, si ten
de a usare sempre piu spes
so una nuova classificazione 
che distingue fra impiegati e 
specialisti. Altra questione af-
frontata in modo problemati-
co, in attesa di ulteriori ap
profondimenti, e stata quella 
(«la piu acuta e di attuali-
ta n) del « conf ini» della clas
se operaia. In URSS si sono 
delineate due tendenze: la pri
ma cerca di limltare il «con
fine » al soli operai Industriali. 
piu alcum aura categorta di 

a lavoratori del braccio»; la 
seconda e invece incline a 
estendere il a confine » a tutti 
gli ingegneri e tecnici. In 
realta la rivoluzione tecnico-
scientifica e in particolare le 
esigenze dell'automazione han
no profondamente modificato 
il rapporto uomo-fabbrica, e il 
«tipo» dell'operaio, creando 
gruppi che possono essere de-
finiti di a operai-intellettuali». 

Con molta franchezza, la 
compagna Andreieva ha anche 
esposto una delle conseguen-
ze piu gravi della differenza 
fra citta e campagna: la dif-
ficolta per i figli dei contadi-
ni a entrare nelle universita, 
dato il livello oggettivamente 
piu scadente degli studi me-
di e medio-superiori nelle zo
ne rural i, e I'ambiente cul
turale familiare piu arre-
trato. 

Ma anche i figli d; operai 
si trovano in svantaggio ri
spetto ai figli degli intellettua
li. Per poire riparo a tali squi
libri («tutta una serie di ri-
cerche sociologiche ha dimo 
strato che la struttura socia
le della gioventu studiosa 
non corrisponde in pieno al
ia struttura sociale della so
cieta. poiche fra gli studenti 
e note vol men te superiore la 
percentuale di figli di impie
gati e di intellettuali o) si so
no adottate alcune misure. 
Professori universitari vanno 
nelle campagne per scegliere 
gli allievi piu intelligent! e 
aiutarli a prepararsi agli esa-
mi di ammissione alle uni
versita. « Facolta preparato-
rie» sono state aperte pres-
so le principali universita; in 
esse vengono ammessi giova-
n! operai e colcosiani. che se-
guono corsi speciali intesi a 
far loro superare il dislivello 
culturale rispetto ai figli de
gli intellettuali. 

Concludendo, la compagna 
Andreieva ha sottolineato che. 
attraverso una serie di. ade-
guate e consaoevoli misure 
economiche, politiche e socia
li, la societa sovietica tende al 
superamento delle differenze 
fra classi e gruppi, alia plena 

omogeneita sociale, alia p'.ena 
eguaglianza sociale. cioe alia 
sua trasformazione in una so
cieta comunista, senza classi. 

Arminio Savioli 

narchia, cui il Paese doveva 
non poca gratitudine per 
avere evitato lo spargimento 
di sangue cittadino. Si perpe-
tuo quel dannunzianesimo 
equivoco che e all'origine del 
movimento fascista: una po
litica spiccatamente reazlona-
ria, che parla un linguaggio 
rivoluzionario». Che poi l'au-
tore della Monarchia sociali
sta e del Colpo di stato ab-
bia poi fatto « causa comune » 
col regime di Mussolini, dal 
suo punto di vista di uomo di 
destra e di giocoliere delle 
idee, ha un interesse per sot
tolineare come anche quella 
diagnosi nascesse dall'interno 
di un complesso giuoco poli
tico, che solo puo spiegare ci6 
che si sa e cib che non si sa 
sulla notte del 28 ottobre. 

La sera del 27 Vittorio 
Emanuele era giunto a Ro
ma da San Rossore, e aveva 
ricevuto il presidente del con-
siglio una prima volta alle 
21, una seconda alle 2 della 
notte. Facta aveva quindi 
predisposto lo stato d'asse
dio, facendo affidamento su 
questi colloqui; ma al suo ter-
zo incontro col re, alle 9 
del mattino, questi aveva ri-
fiutato la firma. Fu il punto 
decisivo di vantaggio per 
Mussolini, che ormai poteva 
stravincere, solo che avesse 
tenuto duro, come fece. 

Nella stessa giornata del 
28 (alle 11 Facta si era di-
messo) fiorl e tramonto l'in-
carico a Salandra per una 
combinazione di destra con i 
fascist!, e alle 21,15 partiva 
dal Quirinale, urgentissimo e 
con precedenza assoluta il te-
legramma di stato che dove
va condurre alia soluzione 
della crisi. Era diretto a Mus
solini che intanto aveva te-
nuio aperta la trattativa con 
Giolitti, standosene a Mila-
no, assai piu importante del 
quartiere generate delle squa
dre piazzato a Perugia, e da 
dove aveva seguito e solleci-
tato lo sviluppo politico del
la situazione: «Sua Maesta 
il Re, mi incarica di pre-
garla di recarsi a Roma, de-
siderando conferire con lei. 
Ossequi. Generate Cittadini». 

Ma cos'era accaduto duran
te la notte? E* questo un in-
terrogativo rimasto in massi-
ma parte insoluto, coperto da 
varie ipotesi, che comunque 
non colmano le lacune delle 
nostre conoscenze. Ma e poi 
un quesito essenziale? Rima-
ne il fatto che il re, a suo 
modo. prende atto della vera 
natura della crisi, e la risol-
ve con una tipica decisione 

di politica dinastica. La 
« messa in scena» del colpo 
dl mano fascista, la « mlnac-
cia di cose grosse» da par
te di Mussolini, aveva fatto 
breccia sull'elemento organi-
camente piu debole della 
struttura politica del paese. 
II re, che all'alba del secolo 
si era qualificato come so-
vrano ed esponente della ge-
stione borghese del potere, 
che nel '15 aveva riassorbito 
la minaccia repubblicana e il 
movimento interventlsta, per 
schierarsi con 1'Intesa e con
tro l'Austria, si apprestava a 
lacerare o far lacerare defi-
nitivamente lo Statute Dopo 
la notte oscura del 28 e in 
quella stessa giornata si era 
drasticamente compiuto, con 
un epilogo forse imprevlsto 
per i vecchi capi ed espo-
nenti dello Stato liberale del 
resto largamente scavalcati 
dagli avvenimenti, il passag-
gio dal regime borghese de
mocratico ad un regime bor
ghese autoritario. 

II re e Mussolini furono, 
sotto un tale profilo, strumen-
to ed espressione di quel cam
bio nelle consegne che va vi-
sto su un piu lungo arco di 
tempo e analizzato, se mai, 
fuori della flnzione costitu-
zionale, nel suo retroscena 
piu autentico, nel suo signifi
cato strutturale. Se il sovra-
no non voile — e questa fu 
la sua vera ed unica linea 
— chiamare le cose col loro 
nome, gia il 29 ottobre 
Mussolini e la Confindustria 
intervennero a porre un sigil-
lo su tutta l'operazione: il 
primo con una intervista alia 
Stampa di Torino, la secon
da con un messaggio alle or-
ganizzazioni dipendenti. 

Mussolini: «E' il primo 
esempio, non solo italiano ma 
europeo, di una rivoluzione 
senza rivolta. Guardiamo con 
orgoglio all'opera nostra». E 
ancora: «Quello che importa 
in questo momento e dire 
chiaro e forte che oggi in Ita
lia c'e uno Stato e lo faremo 
rispettare: colle leggi sa e 
possibile, e se occorre colle 
mitragliatrici». E alia fine 
qualcosa che sembrava una 
facezia: «Sino ad oggi Roma 
non era congiunta all'Italia 
se non dalla ferrovia: da oggi 
sara finalmente l'ltalia». 

Come si vede il program-
ma del fascismo, di questa 
cosiddetta « rivoluzione senza 
rivolta», continuava ad es
sere impastato di sole minac-
ce e velleita. Ma qui stava 
il pericolo. Le «idee» nuove 
erano invece quelle degli in
dustriali: «I1 nuovo govemo 
e costituito. Esso viene dal
le forze giovani della Nasio-
ne ed e dominato dalla vo-
lonta del loro Capo. A questi 
si deve guardare con ferma 
speranza (...). Le forze pro-
duttive della Nazione aveva-
no necessita di un governo 
che assicurasse una volonta 
ed un'azione. Questo gover
no ci e oggi promesso da 
chi e stato chiamato a for-
marlo dalla fiducia del Re». 
E in effetti la presa di posi-
zione dei maggiorenti della 
Confindustria radunati a Mi-
lano attorno a Mussolini era 
stata decisiva per far cade-
re l'ipotesi Salandra e per 
passare la mano al capo del
le camicie nere. 

Nelle parvenze della sot-
tomissione, viene infine for-
mulata l'ipoteca che contera 
per un intiero ventennio: « La 
classe industriale, pronta a 
qualsiasi sacrificio, deve ap-
poggiare questo sforzo verao 
una sistemazione in cui si 
proclamano alfine il diritto 
della proprieta, il dovere per 
tutti del lavoro, la necessita 
della disciplina, la valorizza-
zione delle energie individua-
li, il sentimento della Nazio
ne; in cui si riconoscono la 
importanza e l'influenza, al 
di sopra delle correnti parla-
mentari, delle classi che, for
se modestamente e forse 
oscuratamente, ma certo no-
bilmente e fattivamente, pre-
parano la rinascita economica 
dell'Italia ». 

Ecco una dichiarazione dl 
principi assai piu fermi e 
chiari di quelli spontanea-
mente demagogici, o voluta-
mente fumosi dei capi del 
fascismo, da essi di continno 
rimaneggiati; un documento 
che entrava a far parta, a 
pieni titoli. degli atti di fon-
dazione del nuovo reginaa. 

Enzo Santardli 

LA DROGA 
E IL SISTEMA 
100 drogati raccontano. Una nuova repressione 
di Marisa Rusconi e Guido Blumir. Interviste con 
drogati, spacciatori, contatti con esperti (psichiatri, 
magistrati, sociologhi) sentenze, documenti dal 
carcere. Un materiale enorme sulla sorprenden 
te realta della droga nel nostro paese. Lire 2.200 
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