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Due document! sul contribute dei comunisti agli scioperi: una 
lettera di Celeste Negarville a Umberto Massola e alcuni 

ricordi di Antonio Roasio 

Giovedi 14 marzo ricorre il ventesimo anniversario dell.i riunione tenuta a Milano dalla direzione ' 
del Partito in Italia (composta da Celeste Negarville, Giovanni Roveda, Antonio Roasio e Umberto 
Massola) per esaminare l'andamento degli, scioperi in corso a Torino e per estenderli a Milano. A 
completamento dei servizi che il nostro giornale ita pubblicando in questi giorni, ecco due documenti 
di grande interesse: una lettera di Negarville a Massola, e i x*icordi di Roasio sugli scioperi. 

Carissimo, 

bene per lo sciopero di Torino. Ne sapevo gia Vesito 
da Giorgio. Bisogna fare molto < tapage » per valoriz-
zmc il successo 

lo sto qui lavorando per fare la stessa cosa a M. 
Certo che il fnttore organizzativo e essenziale, direi 
decisivo. 

Ho la sensazione che la polizia stia cambiando Vat-
teggiamento (se pnr si trattuva di atteggiamento) semi 
tollerante, e che si din da fare per colpirci. Ti dico 
questo in rclazione agli arresti di Torino, di cut mi parla 
Giov e affinche sia chiaro per nol che 1'attivita poll-
ziesca e in relazione ai primi risultati del nostro lavoro 
tra le masse. Qui a Milano anche si sono fatti arresti, 

non slamo perd ancora colpiti nei nostri compagni, ma 
in elementi che stanno loro attorno. 

La tun proposla mi pare accettabile, soprattutto in 
considerazione delle csigenze organizzative sia intutta 
Italia ch,» di Torino in particolare. La mia opinione 
personate 6 che fino a che non ci sara a Torino tin 
nostro funzionario come ci vuole, tu devi essere il perno 
di tutto I'cnorme latioro che deve fare il nostro Partito 
per elaborurj 1'esperienza straordinaria (positiva e ne-
gativa) degli scU.peri, dal punto di vista politico e 
organizzativo. 

Parlerd doman* con Renato per la questione del 
piano rlelt'Unita e intanto porterd a fondo le questioni 
tecniche (tipogrufia). 

Ciao, fraternumente 
GINO 

Questa lettera venne in-
diiizzata da « Gino > (Ce
leste Negarville) a Masso
la, il 18 marzo 1043, quat-
tro giorni dopo la riunione 
della Direzione del Partito. 
In essa Negarville — che 
si trovava a Milano — in-
forma di avere appreso da 
Giorgio (il compagno Ca-
retto, inviato in quei gior
ni da Massola a Milano) 
le ultime notizie sugli scio
peri ancora in corso a To

rino; assicura che sta- la
vorando per realizzare an
che a Milano. quanto la Di
rezione del Partito aveva 
deciso nella sua ultima riu
nione; fa riferimento agli 
arresti di compagni a To
rino di cui Massola lo ave
va informato attraverso 
Giov... (corriere del Parti
to): segnala che anche a 
Milano sono statj operati 
degli arresti. 

Negarville approva quin-
di la proposta di Massola di 
fare uscire « Vita di Par
tito >, ed esprime l'opinio-
ne che lo stesso Massola 
sia il perno di tutto il la
voro di elaborazione del
la straordinaria esperienza 
politica e organizzativa de
gli scioperi. • 

Infine fa sapere a Mas-
sola che all'indomani si 
sarebbe incontrato con Re
nato (Giovanni Roveda) 

per iniziare 11 lavoro di 
direzione dell'Unita per il 
quale era stato designato 
nell'ultima riunione della 
Direzione del Partito. e as
sicura che sta pure appro-
fondendo la conoscenza 
delle questioni tecniche 
(tipografia) all* quali po-
chi giorni prima Massola, 
trasmettendogli le conse-
gne, . gli: aveva raccoman-
dato di porre molta at-
tenziohe. 

Celeste Negarville Antonio Roasio Umberto Massola 

Alia testa della lotta antifascista 
Hicordo eempre il mio pri-

mo contatto con lltalia, dopo 
17 mini di lontanaoza. bra 
verso il 30 gennaio ltM3. ed 
insmme con il compagno Ne
garville — dopo una marcia 
di 6 giorni attraverso le Alpi 
francesi — prendemmo il 
treno a Vernante per Torino. 

A Cuneo lo scompartimen-
to si riempl e quaoi subito i 
pa^feggeri cominciarono a 
pari a re della guerra. L'opi-
nione unanime era cbe il fa-
ticiemo avrebbe perso ed un 
giovane studente ando piii m 
la sostenendo la tesi del fal-
limento del stetema corpora-
uvo e la juperiorita del si-
Stema sociaiista. 

Arrivati a Carmagnola tro-
vammo una eonfusione in-
descrivibile: treni fermi da al-
cune ore, operai che prote-
stavano e gndavano coniro 
la guerra. contro i tedeschi. 
contro il regime fa^cista. Sa-
pemmo poi che nella notta-
ta Tor.no aveva subito un -
fortissimo bomb.irdamenio. 
La cosa che ci stupi enorme-
mente era il fatto che. mal-
grado la presenza di nume-
roei so'.dati tcdeschi e di una 
decina di fascisti che accom-
pagnavano il Federale di To
rino. gli operai non avessero 
timore di esprimere la ioro 
awereione alia guerra. ai ;e-
deschi. ed il loro disprezzo 
\-crso il regime fŝ Ciota Que-
*to era un indice non solo di 
profondo malcomento. ma 
anche - un atto di cora^aio 
politico che si manifestava 
gia in modo apf-rio 

Altro motivo dj profor.do 
malcontento era il peggio-
ramento - delia situazone 
economica: i bombardamenti 
continui sulle citta femina-
vano morte e d:«perazione: 
la vita era diforganizzata. 
molte famiglie sfoilavano in 
T>rovincia numentando ancor 
piCi i disagi: i geaeri ali-
meatari scarseggiavano i 
prezzi salivano alle stelle. 
imperava il mercato nero e . 
la speculazione. La «>tua-
zione diventava in?o5tenibi]e. 

E' «u questi elementi di 
malcontento generale • che 
fecero leva le organizzazioni 
del partito per preparare gli 
scioperi general! di Torino e 
Milano Sarebbe un errore 
sottovalutare il valore di un 
lavoro minuziofO e continue. 
svo'.to per mesi ed anni dalle 
nostre organizzazioni di par
tito. specie nelle grandi fab-
briche dj Tonno e Milano. 

Merito di que.̂ to lavoro va 
inn.mzitutto al compagno 
Massola. il quale — entrato 
illegalmonte in Italia verso 
la meta del 1941 — riuscl a 

una rote numcrosa 

di collegamenti con numero-
t>e province d'ltalia. svo!<se 
un particolare lavoro specie 
verso le grandi fabbriche di 
Torino e Milano curando la 
creazione delie organizzazio
ni di partito di fabbrica. r.u-
scl poi ad tnviare regolar-
mente a queste organizzazio
ni i giornali il - Grido di 
Spartaco -. - Il quaderno del 
lavoratore-, e dal 1942 
1'-Unita » quindicinale. ' 

I frutti non potevano man-
care: infatti daj dati a no
stra d;sposizione nsulta che 
dall'agosto '42 al gennaio '43 
furono registrati 42 scioperi. 
dei quali 21 in Piemonte e 
15 in Lombardia. Nei 50lo -
gennaio 1943 gli scioperi 
parziali furono 24. 

E* in questa situazione che 
i compagni di Torino, eotto 
la direzione dei compagni 
Massola. Lerio e Leo Lan-
franco deci>cro di orgamz-
zare per i pnnii di marzo lo 
sciopero generaie. • E* s:a;a 
una att:vita. plena di ans.e e 
dt preoccupazjoni. ma quale 
soddisfazione neervava a 
questi compagni il 5 marzo 
quando migliaia di operai = 
delia Fiat, della Grandi Mo-
tori. Nebiolo. Riv e molte 
aitre diedero iniz;o a quel 
Dnmo grande sciopero gene-
rale che doveva poi comi-
nuare con fasj alterne per 
piu di una settimana! Era 
la prima grande vittoria de
gli operai di Torino contro 
il fafcinmo. vittoria che do
veva incidere protondamen-
te sullo sviluppo de.la situa-
z:one naz;onale. 

E' ancora freeco nella mia 
memona il ricordo delta rlu- ' 
nione della Direzione del 
Partito U 14 marzo quando 
Mae^ola in preeenza d: Ne
garville Roveda e il sotto-

. sjritto - fece una relazione 
dettagliata «ulla riuscita del- • 
lo sciopero generale di To
rino. e la Diiezione — dopo 
avere inviato un saluto ra-
loroso a tutti i comuni<ti. a 

' tutti gli operai di Torino — 
decuse di rivoleere tutta la 
sua attenzione verso Mila
no per riuecire a porta re 
anche questa citta alio scio
pero generale. E dopo poco 
Diu di una seltimana. i\ 24 
marzo. anche gli operai di 
Milano furono puntualt alio 
sciopero portando anche lo
ro un grande contribute alia 
lotta per la pace e la liberta 

E non vai«?ero | numerosi 
arresti di operai e di comu
nisti di Torino e Milano. 
le mlnacce sul giro dl vite 
nella situazione interna, il : 

- cambio della guardia - con 
element! piu reazlonari a 
frenare U movlmcnto dl lot

ta popolare. ' ; 

In simile situazione enor-
mi erano i compiti che si -

. ponevano di fronte al Par
tito comunista: era necessa-
rio allargare - la rete delle 
organizzazioni di Partito. re-
clutare centinaia di giovani 
coscienti e combattivi che 
non avevano mai conosciuto 
11 Partito • prima di allora; 
stabilire contatti con aitre 
forze politiche (socialifti. 
giellisti, cattolici. liberali) 
per dar vita ad un largo 
fronte nazionale di lotta con
tro la guerra ed il fascismo. 

Per far ci6 era necesgana 
una svoita radscale alle for
me di organizzazione e di 
lavoro neilo stesso Partito 
comunista. La struttura or-
ganizzat:va -datasi dal Parti
to nei 1931 — con la costitu-
zione di piccoli nuclei di 3-5 
compagni. collegati tra d: lo
ro per mezzo di fiduciari. 
senza una direzione colle-
giale cittadma e provincia-
le — se adatta per sfuggire 
ai COIDI deil'OVRA. non cor-
rispondeva piu ai bisogn: 
della lotta attuale. • • 

Era • neceetario ,J costituire 
' una larga rete d: organizza-
• zionl di Partito nelle fabbri

che nelle citta. nelle campa-
gne. e dirigere direttamente 
1'attivita ". politica di questa 
rete di organizzazioni di 
partito con la costituz:one di 
Un organo di direzion* col-
legiale su ba«e cittad.na o 

. di provincia E questa vajta 
opera di riorgamzzazione e 
d; rafforzamento dei part:to 
coincise propr:o con il ce-
riodo del:e loite operaie. di 
Torino e Milano 

Nella prima decade di feb-
bra;o. con la fuga del com
pagno Roveda dal confino e 
l'arrivo di Negarville e mio 
daU'estero. fu po£SibiIe. do
po molti anni. dar vita ad 
una d.rezione del Partito 
collegiale realizzando cost 
quel compto che ci aveva 
affidato il compagno To-

' gl;atti nei marzo 11)40 prima 
di lasciare Parigi. 

Venne rafforzato I'appara-
to - clandestino del Partito . 
con una quindicina di fun-
zionari - illegal! - altamente 
qualificati. distribuit; nelle 
varie region* , per porta re 
avanti l'opera di rafforza-
mento e di direzione del la- . 
voro di partito. • 

Lo sciopero del 200 000 
diede una spinta notevole a 
tutto il lavoro di riorganiz-
zazione e di consolidamento 
delle organizzazioni dl Par- -
tlto Tutti I compagni si «en- • 
tivano impegnatl a dare il 

, loro masslmo contributo per 
stabilire sempre nuovi con- * 

Simposio italo-polacco a Roma 
,-r . . '. 

:.'i 

•one 
«Sistema solare» di piani a di verso livello-Appli-
cabilitd dei metodi analitici e delta cibernetica 

tatti con larghi strati della 
popolazione. a reclutare nuo-

' vi combattenti. a moltiplica-
re la nostra azione di propa
ganda In tutte le province 
sorgevano giornaletti, veni-
vano distribuiti manifestini. 
6t moltiplicavano le scritte 
sui muri. si cercavano i con
tatti con le aitre forze poli
tiche per dar vita ai Comi-
tati Nazionali di Azione. 

Ma gli scioperi di Torino 
e Milano ebbero un valore 
decisivo di pressione verso 
quelle forze antifa^ciste. an
cora chiuse in se. la cui at-
tivita si esauriva in discus-
sioni senza fine attorno a for
mula gia superate. ancora ti-
tubanti nei prendere contatti 
con i comunisti e timorose 
nell'assumere impegni Dreci-
si di lavoro e di lotta Que
ste forze gia fin da allora 
avrebbero voluto che i - co
munisti rimanessero fuori 
del gioco. avrebbero voluto 
che gli operai rimaneseero 
calmi. che attendessero il 
maturare degli avvenimenti' 
perch^ al momento opportu-
no avrebbe pensato il re a 
licenziare Mussolini. 

Ms questa non era la po-
sizione dei comunisti e delle 
migliaia di operai che gi& 
erano entrati in modo deci
sivo nella lotta: la cla^e 
operaia. diretta dal Partito 
comunista. aveva coscienza 
che la fine del fascismo era 
vicina. sentiva che la crisi 
r.eli'apparato dlrigente del-
io stato era profonda che la 
monarchia cercava di #a|var-
si gettando la respon^abiiita 
del disastro mil.tare sui fa
scismo • ' -

Le aitre forze politiche gi& 
compromesse con U fascismo. 
cercavano di tagliare i pon-
ti. di avvicinare le forze an-
tifasciste condizionando per6 
la lotta Le forze anrifasciste 
coscienti non po:evano per-
mettere che la soluzione dei 
destini de:ia naz:one e dei 
lavoratori dipende^fe da una 
rivoluzione da operetta, con 
il cambio della guardia al 
vertice. Gli operai. i lavora
tori. le vere forze antifa-
sciste dovevano diventarc gli 
arteftci della nuova situa
zione. --- • • -• 
. E questo si ebbe nelle gior-
nate del 26-2ft luglio 1943 con 
lo sciopero generale dei la
voratori. con vaste manife-
stazloni di ma<»$a orientate 
in senso antifascista. quando 
a gran voce si chledeva la 
fine della guerra. la distru-
zione di tutte le orsantzza-
zlonl fasclste. la liberta per 
tutti i cittadlni. 

Antonio Roasio 

Presso I'Istiiuto di Eco-
nomia e Fiitanza dell'Uni- . 
versitd di Roma, diretto 
dal prof. G.U. Papl ha avu-
to luogo nei giorni 1 e 2 
marzo tin colloquio di stu-

• di sulla pianificazione eco-
nomica tra economisti po-
lacchi e italiani. 
*••'' Relatori erano gli eco
nomisti polacchi, ospitl del' 
I'lstituto: il prof. C. Bo-
browski, che ha aperto i 
lavori con un'interessante . 
relazione sulle recenti ten' 
denze della pianificazione 
in Polonia; il prof. H. Gre-
niewki, che ha Ulustrato i 
rapporti tra cibernetica e 
pianificazione; il pro/; R. 
Kudlinski, che •• ha esami- • 
nato alcuni aspetti della 
programmazione nei paesi 
capitalistici, e i professori 
J. Czarkoski e J. Zawad-
zkl che hanno riferito an 
alcuni problemi economi-
ci dei paesi sottosviluppa-

: ft. Tra gli economisti ita- •: 
Hani erano presenti nume
rosi professori dell'Univer-
sita di Roma: V. Travagli-
ni. P. Sylos Lahini. G. Di 

• Nardi, V. Marrama, F. 
Caffe, A. Pesenti, S. Spa-
venta e altri, e moltf asst-
stenti e giovani studiosi. 

La relazione del prof. C. 
Bobrowski, vice-presiden- • 

. te del Consiglio economico 
presso la •• presidenza del 
Consiglio dei ministri e or-
dinario < nella ; cattedra di ' 
pianificazione c di politica 
economica dell'Universila 
di Varsdvia. ha posto i 
problemi fondamentali del
la pianificazione sociaiista, 
tracciando un quadro as-
sai interessante dell'evolu-
zione dei sistemi e dei mc-

' todi ' della !•• pianificazione 
economica, con particolare 
riferimento alle esperienze 
polacche, ma slargando lo 
orizzonte alle caratteristi-
che dello sviluppo pianifi-
cato nell'attuale '' sistema 
dei paesi socialisti. 

Per la sua lunga e ricca 
esperienza di pianificatore 
e per , la profonda cono
scenza della economia so
ciaiista. U prof. Bobrow-

• ski era certo tra gli stu
diosi piu qualificati a trat-
tare gli sviluppi p'tii re
centi dei metodi della 
pianificazione, collegando 
strettamente i problemi 
dell'anatisi economica alia 
prassi e al concreto fun-
zionamento di un'economia 
pianificata. th particolare, 
egli ha esaminato le con-

.dizioni in cui si e verifica-
to il passaqgio dal necchio 
sistema. di. pianificazione 

:rigidamente centralizzato. 
che corrispondeva. a una 
particolare ' fase storica 
nella evoluzione dei ilste-
mi socialisti. al nuovo si-' 
sterna e ai metodi della de-
centralizzaz\one del mecca-
nismo delta pianificazione. 
mostrando • come queste 
nuove tendenze di decen-

' trnlizzozione •., si - compene-
trano con le esigenze im-
prescindihili di una dire
zione centrale dei processi 
fondamentali di un siste
ma sociaiista pianificato. 

'. :i Molto interesse ha anche 
suscitato la trallazione dei 
metodi attuali di pianifica
zione, dal punto di vista 
del modo in cui i pianifica-
tori intervengono nei cor
so stesso della realizza-
zione dei piani per mo~ 
dificarli e adattarli alle 
mutevoli condizioni di uno 
sviluppo altamente dina-
mico. In particolare sono 
stati illustrati i rapporti 
tra i piani di prospettiva 
(di lungo periodo come 
quelli ventennali), i piani 
quinquennnli e quelli an-
nuali. in relazione all'at-
funic grado di sviluppo (e 
cine alia magginre com-
plessita e articot azione) 
delle. economic socinliste. 
La tendenza attuale e quel-
la • di rivalutare Vimpor-
tanza del piani quinquen-
nali rispetto a quelli an-
nuali, e di estendere lo 
orizzonte temporale della 
pianificazione economica, 
al fine di poter meglin va-
lutare le grandi scelte ma~ 
cro-economiche alia scala 
delle intere economie na
zionali. '. ,_• '-•• •_;•>,•-

In relazione a questi 
problemi sono stati esami-
nati gli strumenti e le tec
niche della pianificazione, 
i llmiti di appllcabllita del-

.la matrice di Leontiev 
(doe la tavola delle tran-
sazioni intersettorinll dcl-
Veconomia) e In funzione 
che tuttora hanno i meto
di dei bilanci nelle piani-

- ~ f » " r v ^ ' •'V'--->*'Ni'i<v-;:,i.-,:\.;. 
•v> • 

ficazioni dell'economla ':> e 
Ttella • verifica della coe- , 
renza interna delle varian- -
ti del piano. A giudizio di -
Bobrowski, 11 metodo dei 
bilanci. consente con larga 
approssimazione di garan-
tire tale coerenza, con il 
vantaggio dl considerare 
in un conlesto dinamtco 
gli elementi e le relazionl 
tra -le variabili economi-
che del pin.no; mentre lo 
* input - output analysis > 
(ossia I'analisi delle inter-
dipendenze settoriali) "• e 
uno strumento che pud es- • 
sere particolarmente utile 
nella fase iniziale di ela
borazione dei piuni. Mol
to interesse ha anche su
scitato la con figur azione 
del nuovo modello di pia
nificazione, in cui sono ur-
monizzate le istanze della /„_ 
decentrallzzazione e della ,': 
ccntralizzazione, nei modo 
in cui esso e stato presen-
tato; si tratterebbe — se-
condo le parole di sapore 
copernicano usate da Bo
browski — di un * sistema 
solare >. nei quale le rela-
zioni tra le unitd produt-
tive ai vari livelli settoria- -.: 
li . e territorial! si artico- .' 
lano in direzione orizzon-
tale e verticale, ruotando '• 
pur sempre intorno agli or-
gani centrali della pianifi
cazione. :,'.; 

L'aspetto cibernetico del
ta pianificazione ha ag-

giunto a questa trattazlo-
ne centrale alcuni elemen
ti che potremmo definire 
di * grammatlca > nell'ana-
lisi della programmazione, 
essendo la cibernetica una 
disciplina che consente, 
anzitutto in sede logica — 
come ha detto Greniew-
ski — di definire in modo 
chiaro i termini della stes
sa analisi. ->:• ••• -••• 

Le aitre relazioni hanno 
mostrato, tra I'altro, con 
diversi accenti e angolalu-
re nella trattazlone delle 
esperienze e delle condi
zioni della programmazio
ne nei paesi non socialisti, 
quali siano i caratteri dif-
ferenziali di una program
mazione in regime capitu-
lisftco rispetto alia piani
ficazione economica nei 
paesi socialisti. A tale ri-
guardo I'accento e stato 
posto sulle diverse condi
zioni istituzionali e sulle 
diverse possibility d'inter-
vento diretto sulle , leve 
fondamentali della econo
mia da parte degli organi 
di programmazione. ' 

La discussione e stata vi
vace ed interessante, ed e 
augurabile che questi in-
contrl di studio tra eco
nomisti di diversa espe
rienza e isplrazlone dottri-
nale divengano pin fre-
quenti anche nei nostro 
paese. J, 

Vincenzo Vitello 

Un documento 
di grande interesse 

Guerra popolare 

in Jugoslavia 
- ;<Uno studio organico sulla lotta di liberazione in Jugosla
via e 6tato recentemente pubblicato per conto delle Edizioni 
-Avanti!. . collana « Il Gallo*. dalla EDIT di Rijeka (Fiume): 
una casa editrice che stampa fondamentalmente opere in lin
gua italiana. L'ampiezza della guerra partigiana in Jugoslavia 
e l'aiuto che ne deriv6 a tutto il fronte antihitleriano n o n 

hanno certq bisogn'o di essere sottolineati: 60no elementi or-
• mai acquisiti dairintero movimento antifascista mondlale. 
• Tuttavia a questo volumetto (Jovan Marjanovic: Guerra po

polare e rivoluzione in Jugoslavia^ pagg. 166. lire 500) va 
; anche attnbuito. da noi. i| pregj0 della novita. nei senso che 
; efso viene a coprire una lacuna nei quadro delle pubblica-
• zioni italiane sulla recente storia dell'Europa. Il llbro offre. 
. infatti. come si e detto. un quadro complete degli aweni-
' menti jugoslavi durante *• l'ultimo conflitto mondiale: dal 
: crollo dello stato monarchic^ jugoslavo nell'apriie del 1941 
fino al primo manifestarsj della ribellione popolare.antifa-

: sclsta (che non fu la - tradizionale turbolenza dei Balcani 
[eternamente inquieti - come parvero pensare. inizialmente, 
non soltanto i tedeschi. ma anche gli inglesi e gli americani, 

; bensi lo scoppio di una guerra patriottica di gigantescbe pro-
porzioni). per giungere infine alia-vittoriosa conclusione del-

' la iotta di liberazione e della rivoluzione • 
•= Quello che rappresentd in cifre la guerra partigiana in 

Jugoslavia, cioe le perdite ch'essa inflifvse ai nemico e i sa-
: crifici e i lutti che costo alle popolazioni jugoslave, e pre
sto detto: 450.000 fra soldati e uff:ciali delle forze dell '-asse-
furono uccisi dai reparti popolari di liberazione. i quali a 
guerra finita avevano tolto al nemico 309 aeroplani. 928 carri 
armati. 20000 mezzi motorizzati. 4630 cannoni. 13.396 mitra-

; gliatrici. mezzo milione di fucili. Fra tutte le nazioni che 
parieciparono alia suerra antihitleriana. la Jugoslavia tiene 
i! terzo -posto 'dopo 1'Unione Sovietica e la Polonia) nella 
dolorosa cla££:fica delle vittime della guerra e della occu-
pazione nazlsta. 1.706.000 furono i morti. dei quali soltanto 
306.000 caduti in combattimento nelle file dell'Eeercito P°-
poi a re Cio signlfica cbe ~d,uasi un milione e mezzo furono 
trucidat; In queJla serie di spaventosi massacri consumati 
da: nazifascisti. in tutte le regiani jugoslave. massacri su 
cui l'attuale visitatore che si rechi in Jugoslavia e 6pinto 
a meditare dalle migliaia di cippj e marmi che segnano. 
lungo le strade e attraverso i villaggi ricostruiti dopo la 
guerra. il tragico cammino deglj jugoslavi verso la loro 

• liberazione. . -
La lotta contro i nazUti fu condotta con ogni mezzo e l n 

ogni localita: l'appoggio che la quasi totality della popola
zione civile forniva ai partigiani consentiva ogni audacia. 
In Croazia. presso Karlovac. si trova un0 dei p;ij grandi 
monument: - naturali » al movimento di liberazione che esi-
stano in Europa. esso e la testimonianza della vastita assunta 
dalla guerra patriottica nella zona. anchP nei periodo piu 
duro dell'occupazione. Si tratta di una collina (- Petrova 
Gora-) che s; leva quasi isolata su una pianura La resi-
stenza sui colle. tutto coperto di faggi. dur6 quaranta mesi: 
intorno a Petrova Gora (che ha 100 chilometri quadrati dl 
superficie e un perimetro dl appena 80 chilometri) erano 
piazzate le roccaforti nazi-fasciste: la tnippa di Roatta a Za-
gabria e a Karlovar (lino all"8 settembre 1943). l e camicie 
nere in tutti i paesi vicini. i nazisti a Zagabria e dappertutto. 
gli ustascia Eppure diecimila partigiani. aaeerragliati nei col
le boschivo, donde uscivano spesso per fulminee spedizioni e 
sabotaggi. tennero testa a tutti Saivo un breve periodo nei 
1942. Petrova Gora fu sempre zor»a libera. Nelle viscere 
dei monte furono scavate gallene che vennero attrezzate a 
Oopedale sotterraneo. Tra i documenti del coll,, libero uno 
r:porta J'clenco dei medici che operarono nell'ospedale e fra 
eesi e anche quello di un italiano. studente in medicina che. 
paisato dopo l"8 settembre 1943 fra i partigiani jugoslavi fu 
impiegato come sanitario a Petrova Gora: Guido Perucci 

Tali considerazioni e riferimenti ci vengono appunto «ug-
gerlti da questo libro. che si occupa anche del contributo dei 
soldati italiani alia lotta antifascista in terra jugoslava. Il vo
lume. si e detto. cerca anche di offrire un quadro essenziale 
delia situazione generate in cui la lotta maturo in Jugoslavia 
Il suo pregio essenziale e tuttavia quello del documento: le 
precteazioni sulla conslstenza e sulla dislocazione delle unita 
partigiane. la citazione di uomlni e reparti. protagonist) del
le piu important battaglie (che vengono anche graficamente 
descritte in apposite tavole). come delle cifre e del fatti sa-
Ijenti della suerra popolare rendon0 la lettura oltremodo in
teressante per chiunque voglia documentarsi sui fatti del piu 
recente conflitto mondiale. 

Mario Galletti 

Una ricerca di Renato Zangheri 

Proprieta terrier a 
eorigini del 

imento 

nei Bolog 
1 II' pregio maggiore di 

questa rigorosa ed ele
gante ricerca di Renato 
Zangheri (La proprieta 
terriera e le origini del 
Risorgimento nei Bolo-
gnese, I: 1789-1804, Zani-
chelli Eld i to re, Bologna, 
1901, pp. X1V-326, L. 3000) 
consiste • nell'aver saputo 
unire i metodi di indagine 
tecnicamente piu rafflnati 
della storiografia econo
mica con le prospetlive 
della storiografia gene
rale, relative ai grandi 
problemi delPeta moderna; 
anzi, per essere piu esatti, 
e da vedersi nella capa
city di inserire una inda
gine circoscritta ad un 
tempo e ad uno spazio re-
lativamente limitati in una 
questione di « tempo lun
go * della storia italiana. 
Infatti oggetto della ri
cerca dello Zangheri, piu 
che la storia della pro
prieta terriera in tutti i 
suoi molteplici aspetti. 60-
no prevalentemente le tra- . 
sformazioni avvenute nel
la distribuzione della pro
prieta terriera a Bologna 
fra gli ultimi anni del do-
minio pontificio e i primi 
anni della dominazione 
napoleonica. Ma l'ambito 
del discorso al quale que
sta ricerca si ricollega in-
veste direttamente i rap
porti sociali alle origini 
del Risorgimento italiano 
e ripropone, per questa 
via, una ipotesi, fondata 
sulla esperienza di una ri
cerca particolare, intorno 
al carattere della rivolu
zione borghese in Italia. • 

Punto d'avvio dello stu
dio dello Zangheri sono i " 
provvedimenti presi • in- ; 
torno al 1780 dal Cardi-
nale legato pontificio a Bo
logna, Ignazio Boncompa-
gni Ludovisi, per un cata-
sto della proprieta fondia-
ria nei Bolognese. L'ori-

. gine di questo provvedi-
mento deve essere r a w i -
sata in primo luogo nelle 
difficolta finanziarte che lo 
Stato della Chiesa doveva 
registrare nella seconda 
meta del secolo XVIII in 
conseguenza della sua di-
minuita potenza interna-
zionale. Ma il piano con 
il quale il Cardinale le
gato accompagnava le di-
sposizioni per la misura-
zione della proprieta ter
riera a l f ine di sottoporla 
ad una tassazione che va-
Iesse a rinsanguare le 
esauste finanze pontificie 
conteneva validi elementi 
di riforma che non a caso 
furono ritenuti dall'aristo-
crazia fondiaria bolognese 
una seria minaccia contro 
i propri privilegi e la pro
pria autonomia. 

Il catasto Boncompagni 
che nacque da questo prov-
vedimento e che risultd 
compiuto nei 1789 dopo 
una opera di accurata ri-
levazione dei terreni con
teneva alcuni elementi di 
novita anche rispetto al 
grande catasto iniziato al
cuni decenni prima dal-
l'Austria nello Stato di 
Milano. Sua caratteristica 
era infatti quella di unire 
la stabilita con l'attitudine 
al produrre. mentre la sta
bilita del catasto milanese -
concerneva esclusivamente 
lo stato delle collivazioni 
al momento delle rileva-
zioni. Di qui, per un verso, 
allora, il suo carattere di-
namico (per quanto limi-
tato dalla indicazione - di 
una estensione puramente 
quantitativa 'della produ-
zione e dall'assenza di una . 
classe' sociale capace di 
farsi iniziatrice di una ef- • 
fettiva opera di rinnova-. 
mento). per un altro. oegi. . 
la sua importanza di fonte 
primaria che lo Zangheri • 
ha avuto il merito di ana-
lizzare sistematicamente . • 
per un gran numero di 
comuni della provincia di 
Bologna. 

I risultati del catasto 
Boncompagni d.moMrava-
no una sostanziale stazio-
narieta nella .situazione 
dell'agricoltura bolognese. 
quasi per niente modificata 
dalle bonifiche e dai pro-
gressi colturali avvenuti 
nella seconda meta del se
colo decirr.C.tavo. Le pro- • 
prieta degli enti ecclpsia-
stici, contrariamente, alle 
opinioni diffuse fra i con-
temporanei, non raggiun-
gevano il quinto della su
perficie complcssiva A piu 
della meta delta superfi
cie si estendeva invece la 
proprieta nobiliare, men

tre le proprieta dei bor-
ghesi, oltre a essere quan-
titativamente inferiori a 
quelle della nobilta, se ne 
distaccavano in misura 
assai , limitata anche dal 
punto di vista qualitative, 
presentandosi come la 
espressione di un sonno-
lento ceto di redditieri, 
< eredita di parassitismo 
— come scrive lo Zan
gheri utilizzando u n a 
espressione di Gramsci — 
lasciata ai tempi moderni 
dallo sfacelo, come classe, 
della . borghesia comu-
nale>. Alia vigilia della 
rivoluzione francese, per-
cio, Bologna appariva do-
minata da un c blocco 
nobiliare - borghese > 

Fu 1'invasione francese 
dell'Italia che ruppe dal-
l'esterno questo equilibrio 
e introdusse elementi di 
trasformazione nelle cam-
pagne bolognesi. Ma fino a 
che punto incisero queste 
trasformazioni nella di
stribuzione della proprieta 
terriera? I risultati della 
ricerca dello Zangheri, 
m e n t r e riconferiscono 
tratti di positivita agli ef-
fetti della dominazione 
napoleonica al di la di una 
considerazione eccessiva-
mente critica delle sue ri-
percussioni immediate, co
me per esempio aveva 
fatto il Tarle, finiscono an
che col limitarne la por-
ta'ta, almeno sul piano piu 
generale di una effettiva 
trasformazione dei rap
porti sociali. 

L'abolizione dei fede-
commessi decretata dai 
francesi a Bologna il 24 lu
glio 1797 e l'entrata in vi-
gore del codice napoleo-
nico. con tutto cid che que
sto comportava di nuovo 
per l'assetto della pro
prieta borghese e per il 
sistema ipotecario che in-
troduceva. tanto piu favo-
revole agli investimenti 
dei capitali dell'agricol-
tura. consentiranno una 
nuova circolaztone e di
stribuzione della proprie
ta. II ritmo di vita delle 
campagne ne sara larga-
mente influenzato. Ma la 
spinta non fu tale da por
ta re a trasformazioni de-

; cisive cosi come era avve-
nuto in Francia. II motivo 
di questo fatto e colto acu-
tamente dallo Zangheri 
non soltanto nella tempe-
rie 'politica generalmente 
piu conservatrice, ma an- " 
che, in misura Jetermi-
nante, nella dinamica delle 
forze sociali che a queste 
trasformazioni era sottesa. 
In altri termini Tabolizio- • 
ne dei tratti giuridici e po-
litici del feudalesimo non 
intacco in misura notevole 
le sopravvivenze feudal! 
nei rapporti di produzio-
ne e nei legami dei colti-
vatori con la terra. II ri-
sultato piii importante dei 
passaggi di proprieta del-
l'epoca napoleonica fu una 
drastica riduzione della 
proprieta e degli enti ec-
clesiastici e la vendita dei 
beni degli ex-nobili. La 
proprieta ecclesiastica usci 
dimezzata da questo pro-
cesso, e Timportanza di 
questo fatto trascende. a 
mio parere, lo stesso peso 
della trasformazione so
ciale per investire tutto lo 
sviluppo della questione 
politico-nazionale in Italia. 
Ma I * unica classe che 
trasse vantaggio da questi 
passaggi di proprieta fu la 
grande proprieta borghese, 
la cui superficie comples-
siva venne quasi raddop-
piandosi. mentre la piccola 
proprieta borghese o con-
tadina segnava una stazio-
narieta o addirittura un re- ' 
gresso. . 

Le conclusion! del la
voro dello Zangheri, men
tre accertano e riaffer-
mano il movimento pro
gressive nei risultati del
la dominazione napoleo
nica s u l l a distribuzione 
della proprieta terriera 
nei Bolognese, si appun-
tano in modo particolare 
sui caratteri distintivi di 
questo movimento pro
gressiva. II « vicendevole 
adattamento» della pro
prieta borghese e della 
proprieta nobiliare ne co-
stittiisce il tratto piu rile-
vante e finisce col predc-
terminnre. col ritardare e 
col rallentare tutte le tra-
sforma?.ioni d ie si deter-
mineranno nei decenni 
successive. . 

Ernesto Ragioniori 
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