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Lizzadri/ Grandi e Di 
Vittorio all'epoca del-
la firma del Patto 

Unitario di Roma. 

diDi Vittorio 
'havorate sodo dunque, e 

soprattutto lottate insieme, ri-
• manete uniti. Lavorate con 

tcnacia con pazienza: come U 
, piccolo rivolo contrlbuisce ad 

ingrossare il arande fiume, a , 
renderlo travolgente, cosi an-

. che ogni niccolo contribute di . 
: Ofini militante confluisce nel, 
i maestoso • fiume della nostra 
; storia. serve a rafforsare la 
' grande famiglia del lavorato- -, 

ri italiani, la nostra CGIL 
• strumento della nostra forza. 
I garanzia del nostro avvenire. 

••'. Quundo si ha plena consape-
' volezza di servire una gran

de causa, una causa giusta. 
'. ognuno pub dire a se stesso, 

dire alia propria donna, ai 
I propri figlioli, affermare di 
• fronte alia sociletfi di avere 

compiuto tutto il proprio do-
: vere. Buon lavoro». Cosl, con 
' queste parole semplici, com-

prcnsibili, che possono appa-
, rire persino banali a chi ama • 

il linguaggio arido e speciali-
stico dei modernissimi tccno-
crati della volitica.' conclude-
va il suo discorso agll attivi-

'•. sti sindacali di Lecco. il 3 no-
vembre del 1057, Giuseppe Di 

' Vittorio. Chiusa la manife-
stazione, con cui si dava I'av-

• vio nl tesseramento per il 
1958. epli veniva preso da una 
acuta sensazione di malessere. 
Il comizio indetto per it po-
meriggio veniva rinviato. Po-
che ore dopo Di Vittorio mo-
riva, nel piccolo albergo do
ve era alloggiato. stroncato 
da wn attacco cardiaco. H • 

Ci sono dirigenti nel movi-
menlo operaio che riescono . 
tzon - soltanto ad esprimere. : 

. Iunpo wn arco di tempo piii 
o meno lungo, le esigenze e 
le aspirazioni dei lavoratori, 
vm che al movimento stesso 
imprimono il segno della pro
pria personatita e del propria .^'. 
temperamento Di Vittorio fu 
senza dnbbio uno di questi. 

Cid che rendeva affascinan- • 
te la sua personality (e a que-
sto fascino erano sensibili tut- i'. 
ti coloro che lo avvicinava-
no. amici ed avversari, lavo-
raiori e intellettuali) era il 
suo rapporto con le masse. . 
Egli aveva imparato lo sfrut-
tamento non sui libri, fosse . 
pure di una scuola di partilo 
o sui testi di economia, ma 
sulla terra assolata di Ceri-
gnola, dove, fanciullo ancora, -. 
aveva lavorato come brae- * 
cianle. Quella lezione non Va-
veva mai dimentfeata, cosi co
me non aveva mai dimentica-

; to le sue prime ssperietze di 
attivista sindacale (come si 
parla con H bracciante che '• 
dorme vicino a te, nella mas- ; 
scria, con il crumiro che vie- • 
ne dal pacse vicino) di d in - ' 
gente di Lcga c di Camera i 
del Lavoro. la dura scuola 
della minuta attivita quoti- . 
diana cui spesso si richiama- < 
va anchc quando era ormai il . 

: diriaente delta viu grande oj- / 
- ganizzazione sindacale itatia- ' 

na. Da qttesta lontana espc-
• rienza gli veniva probabil- . 

tnente la cura delle piccoleJ 

eose, per chi sapeva che di 
piccolc cose sono fatte • le 
grandi, la commozione auten- ; 
tica per i • casi personali ~ 
perche" saoeva che una folia \ 
immensa accalcata in una -
piazza e falta prima di tutto 
di mille, centomila - casi Der-
xonali«. il rifiuto per le su-
perficiali e rapid* general:*- :-! 
zarioni e gli esfremismi in- •-
tcllettualislici, la xeiuibilttd ; 
per ogni ingiustizia. sopruso, •' 
oppressione di cui fotsero vil- ; * 
tinie i lavoratori. Non disde- ;>* 
gnaca, anzi raccoglieva tutti 
gli elementi della • protesta .. 
operaia e contadina, comun- }• 
que espresso, perche" era ben 
cosciente che di questa pro- * 
testa si sostanzia la lotta sin
dacale e politico ore si sap-
pia volgerla verso quelle so-
luzioni positive che corrispon-
dano alle esigenze dei. lavo- • • 
ratori e della collettivita na-
zionale. -- . • ' • ! 

E a qucsto sforzo fu diretta 
sempre la sua azione, nella j 
salda coscienra delta funzione 
nazioinale che la dasse ope
raia e i lavoratori erano chia- ': 
mati ad assolvere nella fase 
storica che si apr i ra con la * 
csduta del fasdsmo. per la '•'• 
ricostruzione del paete prima 
e per un suo sct'fuppo econo-

• mico che non fosse la restatt-
mzionc del potere . capitali-
stico. 

La sua attiritd. come diri-
gente\ sindacale nel corso di 
un periodo assai difficile e 
travagUato dello nostra sto- i 
ria. potra wtilmente ' essere ' 

. sottoposta da altri ad un *>sn-
mp che nc jlliimini i mcriti 
c le erentual i debotecce. Noi 

• ofgi, • set anni dalla morte 

Di Vittorio con Novella e Treritin 

ne r tparltamo non '• per unu 
rituale celebrazione d'obbligo 
ma perche, al di la della 
aneddotica o della aglografia 
in cui e sempre facile cadere 
quando si parla di Di Vitto
rio. ci sembra che valga la 
pena di sottolineare Quel pro-
fondo legame con le masse e 
quella fiducia nelle masse, che 
gli erano tipici, come la ca-
ratteristica essenziale C irri-
nnnciabile del dirigente poli
tico. i • "-

A chi legga. ad esempto, 
oggi gli articoli che egli scri-
veva su » Battaglie sindacali -, 
Vorgano della clandestina 
Confederazione che usciva a 
P.arigi e veniva introdotto in 
Italia durante il periodo fasci-
$ta. pud apparire che tale fi
ducia si esprimesse talvolta 
in modo persino ingenuo, so-
pravvalutando le agitazioni e 
i movimenti che in quegli an
ni si' verificavano in •- Italia. 
Ma e difficile, ci sembra. alle 
volte dire se sia pift ingenuo 
chi. al di la della realta con-
tingente, riesce a vedere i 
processi profondi che porte-
ranno domani a modificarla. 
o chi invece questa realta. in 
nome di un vreteso - realt-
smo ' che e solo vassivita o 
pigrizia. finiscc con Vaccettar-
la e lasciarsene dominare.' 
Certo e che Di Vittorio era 
allora e sempre rimase "" 
ottimista. ma non di quell'ot-
timismo visionario e facilone 
che pub nascondere Vinerzia 
delta volonta: bensl di quel-
Vottimismo in cui si esprime 
la pivsta poslzionc del rivo-
luzionario per il quale e vero: 
non solo cio che accade ora. '• 
ma anche cib che pub acca-
dere arazie al lavoro, aH'afti-
r i td . alia rofonta. al sacrifi-
cio dei milttanti. , t , -< . , . 

Y II legame -
con il popolo 

' ' La stesso nobile e positiva 
fiducia egli esprimeva quan
do. comtmssario del batiagho-
ne • Garibaldi - in Spagna. 
si rivolgeva instancabilmente 
ai '.tolontari - fascisti che -
combaltevano dalla parte di 
Franco, conninto sempre che ; 
uno che non ha capito oggi 
dov'e la verita. pub capirlo 
domani se non ci si stanca 
di spiegarglielo e di dimo-
strarglielo. dov'e il suo inte-
rcsse di lavoratore e di ita-
liano. . . . . . . 
" Na non occorre andare cosl 
iontano per ritrovare Vesem* 
pio di questa forza di Di Vit
torio. 

Il 29 marzo del M55. ; ia 
FIOM perdeva alia Fiat la 
maagiorama che aveva flno 
allora mantenuta'e pastava 
da 32885 a 18 921 roti La 
CISL passava da 13 175 vou a 
20 874. e la VIL da 5«M n 
11.6/3. 

La sconfitta della classe 
operaia torinese. che aiunpe-
va In un periodo di gravi di/-

" ficolta e di crisi politico cd 
_ organizzativa del movimento 
'operaio italiano. era destinata 
ad avere profonde ripercus-' 

' sioni sulla scena politico del 
paese. I lavori del Congresso 
del PSI che si teneva in quel 
giorni a Torino saranno do-
minati dalla atmosfera di pes-
simismo e di sfiducia che na-
sce anche da quei risultati. 
Amarezza e scetticismo matu-
ravano in quegli anni anche 
negli ambienti cosidettl - ter-
zaforzisti - che. in occasione 
della celebrazione del prima 
decennale della insurrezione 
dell'aprile 1945, Sl ostinavano 
a volcr cercare la * occasio
ne mancata * che avrebbe im-
pedito Un piii rap'tdo avan-
zamento della democrazia nel 
nostro paese. E assieme alia 

• amarezza ed alia sfiducia 
. e'era Vatteggiamento tntellef-
i tualistico e letterario di co

loro che. come gia aveva iro-
• nicamente commentato Gram-

sci in altra occasione di fron-
" te alia riorganizzazionc ed al

ia offenslva del < capitalismo 
non trovavano di meglio che 

-' sospirare: - L'avevo detto io 
che i borghesi sono dei rea-
zionari. aveva ragione Marx -. 

Crisi di fiducia, dunque. 
.. nella lotta. pericolo di ripie-

gamento opportunist!co e di 
riccrca delle * scorciatoie -. e 

. dall'altra parte rischio del 
riaffiorare delle tendenzc 

: estremistiche c settarie. • 
•j Di Vittorio aveva troppo 

profondo legame con le imis-
: se per sottovalutare la pres-
• sione cui la classe operaia 

torinese era stata sottoposta 
' dal padronato. troppa fiducia 

per sospettare che tale scon
fitta non fosse snperabile 

* I\ 29 marzo. egli scriveva. 
non vi e stata alia Fiat una 
libera compptizione elettora-
le tra i vari sindacati. Vi e 

•i stato invece un momenta cul-
minante della lotta aperta e 
senza quartiere chp miliar-
dari vadroni del grande mo-
nopollo conducono contra la 
FfOM e la CGIL. Essi hanno 

,vlnto perche" sono riusciti ad 
imporre ai lavoratori un regi
me dispotico di minacce. di 
ricatti e di spionaggio soffo-

\ cante... : Sarebbe siato facile 
rifugiarsi \n questa dennncia. 

•• ma ad essa Di : Vittorio ac-
compagnara nno sforzo criti-
co ed aulocrltlco dell'azione 
condotta dalla CGIL. • Una 
grande orgnnizzazionp come 
la nostra, egli aflermava nel-

. Ia rinnione del Comitato Di-
rettiro Confederale temifasi 

: alia fine di apriie. non pub 
:
n far dipendere la sua vitalita 

e. la sun elficienza ne" dal 
"buon volere" ne" dalla leal-

, la costituzianale dei suoi n<*-
; mifi. Una nostro resnon.tabi-
• lit a vi r e certampnte n"lla 
• sconfitta subiia II comvito 
' nostro > ora qurllo dl *coori- . 
• re. assieme a tutti i lavoratori 
della Fiat, quali sono stati i 
nostri errori le nostre lacu-
nc. le nostrc deficienze -. Da 

„ qucsto avvio di discorso auto-
critico nasceranno. nci mesl e 

. negli anni successivi, le piii 
coraggiosc impostazioni della 
organizzazione confederale. 

Ma nel momento in cui ri-
schiava di farsi piii profonda 

.; t? forse irrimediabile la rottu-
; ra con gli altri sindacati. che 

di quella sconfitta della FIOM 
erano gli usufruttuari, Di Vit-

• torio voneva ancora al centro 
della sua analisi il problema 
e la esigenza della unita, non 
come questione tattica. ma 
come questione di vrincipio 
per il movimento sindacale. 

. E all'on. Pastore che apren-
do il II Congresso delta CISL 
in corso in quei giorni a Ro
ma, aveva esaltato i successi 

. delta sua organizzazione. Di 
Vittorio rivolgeva questo se-
vero ammonimento: - La DOII-
fica della oisfola puntata con-

. tro I'operaio. la pistola del 
licenziamento to spcttro del
la fame, della miseria per se 
e per le sue creature, viene 
usata'dai padroni per piegare 
il lavoratore per coartare la 
sua libera coscienza. per farlo 
votare per la CISL. Vorrel 
sn questo punto fare appello 
ai congressisti. della CISL. 

Un tessuto 
unitario 

> Badate, vorrei dir loro. in ial 
' modo il destino delta rostra 
organizzazione e legato al suc-
cesso delta sopraffazione pa-

\dronale contro tutti i lavora-
i tori ~_ In una situazione cosl 
i aspra e persino esasperata Di 
• Vittorio proprio per chi ere-
deva orofondamente alia uni
ta come strumento di lotta 

I per la classe operaia cd i la-
]voratori. -- riproponeva alia 
iCISL ed alia U1L il proble

ma di accordi. anche limitati 
, . e parziali tra le ire orgamz-
' zazioni per rendere possibili 
'impostazioni ed azioni con~ 
-cordate ed un impegno reci-
'proco per mantenere e raf-

forzare le r commissioni in-
iterne. , . 
~' Come auera deffo nel 1948, 
; alVindomani • della scissione. 
'• cosi ripeteva nel 1955: - Mal-

grado tutti gli attacchi di cui 
siamo oggetto. riaffermiamo 

• che noi non abbiamo nemici 
' t r a . i l a rora lor i» . -
1 Faticosamente, grazie an
che alia sua opera, un tessuto 

-unitario si era creato in Ita
lia. Non era stata snfficiente 
la scissione sindacale a rom-

'• perlo. Son fu sufficiente la 
opera vergognosa di dlscrimi-
nazione e di repressione cul-

j minata nella sconfitta della 
Fiat Oggi alia Fiat la FIOM 

• e tornata ad essere U primo 
sindacato di fabbrica Su quel 
tessuto unitario si e costmifo. 
si e lavorato E" una ttlusione 
quella di coloro che oensano. 

. in modo diverso da allora. dl 
laccrarlo Anche questo. al di 
la di ogni retorica. e un in-
segnamento di Dl Vittorio. 

Miriam Mafai 

Ndsce la r1- , J * » « -

••> 5 M i , ' 
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di storia 
-Proclamazione dell'annessione della Tosca-
na al Regno Sardo: Firenze, Piazza Sighoria, 
15 marzo 1860 

^ 1..1 i^. .Mr. •*.-

/Alia.fine dello scorso anno, . 
quasi a suggello della sua 
partecipazione alle celcbra- ', 
zioni del centenai io dell 'uni- . 
ta d ' l tal ia , l 'Unlone regio-
nale delle province toscane : 

pubblicava un volume mi-
scellaneo ' nel quale u n ' nu-
tri to gruppo di studiosi di 
storia, costituito per lo piii ' 
da giovani, af l rontavano in 
una concatenazione comples-
s ivamente disegnata in una , 
linca uni tar ia i temi e i mo- . 
ment i principali della storia 
regionale dall ' inserzione del
la Toscana nello Stato uni- -t 
ta r io i taliano flno alia Resi- ' 
etenza (La Toscana nell'Italia < 
unita. Aspetti e momenti di L 
storia toscana 1861-1945. Fi-
renze. 1962). 

Molte delie r i ce rche che 
componevano questo^ volume ; 
costituivano in real ta la sin-
tesi dei risultati o l 'esposi-
zione di un aspet to par t ico- . 
l a re di piii ampie r i c e r c h e . 
in corso di elaborazione, frut-
to di que l la . r l sor ta passione . 
pe r gli studi di s tor ia- locale , 
che nell ' I talia del secondo 
dopoguerra , ben • lungi dal 
r app resen ta re fatto di muni- • 
cipal ismo culturale, cost i tui - ' 
see una spinta realist ica, del 
restn comnne a numerosi eet-
tori della vita-, cul turale ita- ,' 
l iana, a ricostruire^* dal bas
so » la storia del nostro •' 
paese . j 

Questa la • situazione che J 
ha consentito all 'Unione re
gionale delle province tosca
ne di fare seguire rapida-
meh te a quella p r i m a pub-
blicazione l 'avvio di una « Bi-
blioteca di storia t o s c a n a * . • 
di re t ta da un comita to del .; 
quale fanno p a r t e studiosi di ; 
'storia ' toscana e insegnanti . 
di storia delle Univers i ta di 
F i renze . di Pisa -e di Siena 
e che e dest inata ad acco-
gl iere r icerche originali e • 
raccol te di document! intor-
no a temi di storia toscana : 

nell 'e ta moderna e contem-
porahea . •-•• ' • .:..-:-... -

Gius tamente , nella presen-
tazione della « Biblioteca >, • 
l 'Unione regionale delle pro- . 
vince toscane sottolinea il -
valore . cul turale e politico 
i n s i e m e . ' dell ' iniziativa. che ! 
percio deve essere segnala ta ' 
in p r imo tuogo come espres-
sione • della tehdenza • degli • 
enti locali. sopra t tu t to in 
quanto preflgurati in funzio
ne regionale, ad < a s s u m e r e 
un posto di rilievo, anche 
pe r quanto si r iferisce alia . 
organizzazione '• cu l tura le . in 
quel genera le e combat tu to 
processo di redistr ibuzione 
del potere che e oggi al cen- • 
t ro della vita i ta l iana. I pri-
mi due volumi coi quali la 
« Biblioteca di storia tosca- . 
na > si a p r e sono opera di . 
due giovani studiosi che gia • 
avevano collaborato al vo
l u m e miscel laneo sulla To- . 
scana nella storia dell ' I tal ia '. 
un i ta : Carlo Pinzani con un ,. 
sageio sullo stesso argomen-^ . 
to che e ora oggetto del suo -
volume. Carla Ronchi con 
una nota sulle origini del fa-
sc ismo in Toscana. I temi 
nodali che essi r ispett iva-
m e n t e affrontano, la crisi po-
litica della fine del secolo 
XIX e la posizione dei de
mocra t i c ! nella rivoluzione 
del 1848-49. il livello di se-
rieta e d i ' impegno della lore * 
r i ce rca . gli important i risul- • 
ta t i raggiunti dai loro lavor i ; 
conferiscono alia « Biblioteca 
di storia toscana » un inizio 
che da molto bene a spe-

r a r e (1). :' 
• * • * 

~ Se <•• ca ra t te r i s t i ca ' c o m u n c . 
di ques te due opere e quella 
di r ivolgere l 'at tenzione ver
so due moment i di acu ta ten- r 
sione politica e sociale della 
storia toscana dell'800, i mo-:.. 
ment i culminnnti nel '48-'49, : 

e nel *98 e che un piu m a r -
cato r icordo-r ianno lasc ia to ' 
anche nelle m a s s e popolari . [ 
e ins ieme .ad .entrambi i la- J 
vori comune la tendenza a , 
non fe rmars i non d ic iamo al
ia c ronaca . m a neppure al-
l 'analisi politica ' dei •> giorni . 
tempestosi , m a ad a c c e r t a r e i i 
le tendenze piu profonde. di 
lotte di classi sociali e di 
or ientament i p rog rammat i c i 
e ideali che in quegli a w e -
niment i si mani fes tavsno . La 
le t tura di questi due volum: 
e anzi assai in teressante , ol-
t r e che p e r il loro intr inseco 
contenuto. perche pone in 
evidenza come, pure nelle 
inevttabili diversita di for-
mazione cul turale . s iano oggi 
molto numerosi i giovani che 
si avviaho alle r icerche sto- ' 
r iche ass imilando la proble
m a t i c s del m a r x i s m o e quel
la specifica sulla storia ita
liana formulata da Antonio . 
Gramsc i pe r muovers i libe- ' 
r a m e n t e su auesto t e r r e n o " 

L' indaginc della Ronchi 5 • 
in questo senso significativa. -
Che abbta opcrato in Tosca- . 
na una tendenza democra t ica 
duran te il Risorgimento, e 
questo un fatto che c s ta to 
spesso contcstato dalla leg-

; g'enda mdderatai- di una re-
? gione sbnijacchiosa ,e t rah-

q'Uilla, 'per lb : pju ; nph rico-
: nosciuto se non pe r r ls t re t te 

isole geograflche o pe r mo
menti e personaggi - isolati. 
•>In real ta , come questa.^:!-

cerca dimostra , i circoli po
polari che an imarono 0'' di-. 
ressero la presenza delle 
masse popolari a Firenze 
durante la rivoluzione del 
1848-49 furono tutfal t ro che 
una manifestazione improv-
visa o di sporadica r ipercus-
sione degli avvenimenti fran-

' cesi. II movimento democra-
' tico aveva a Fi renze e a 

Pra to la sua base sociale 
nella media borghesia im-

, prenditr ice e manufa t tur ie ra 
che gia negli anni precedenti 

; il '48 e ra venuta ' .del ineando 
: un suo programrna di * svi-
: luppo economico di contenuto 

protezionistico. avverso al li-
: ber i smo il l lmitato sostenuto 
• dai grandi p ropr ie ta r i terrie* 

rl;-'sM^rbo^ del' pa^tUb •mode; 
•' ratd: e dislla classe,dirlgentt5 

Se una par te dei' derhbera"-
tici fiorcntini, piu vicini alio 
spiritualismo mazziniano. era 
suscettibile di essere rias-
sorbita entro 1'egemonia mo. 
dera ta sui piano della for-
mazione cul turale ' e nelle 
discussioni storicO-letterarie, 
gia negli anni precedent i 
la rivoluzione si venne enu-
clcando intorno alia Rivista 
di Firenze un gruppo che. 
proclamandosi per il reali-
smo nella filosofia. nella sto-
riografia e* nella l e t te ra tura , 
si ricollegava alle posizioni 
piu 1 .'-avanzate delle • sbcieta 
segrete buonarro t iane e bat-
teva in breccia ogni conce-
zione paternal is t ica nei rap-
porti 'con le masse ' popolari . 
Anello di congiunzione fra la 
polemica intellet tuale di que
sto gruppo e l 'azione dei Cir
coli popolari duran te la ri
voluzione del 1848-49 fu En
rico Montazio, una ' figura 
della democrazia avanzata 
r isorgimentale che la Ronchi 
r ivaluta amp iamen te (sareb-

' , dopo un Jungo assopimento, derati toscani, che avevano 
;•= appaionoj da un lato come .; pejr ispiratore e per leader 
/.• iil riflesso di una situazione.. nazionale il Sonnino, fosse 

dl disagio, simile a queUa :• iritesd ; a ; ing igan t i r e la por-
. d i a l t r e regioni, ma certo ?j t a t a ' I d e ^ m o t i e a favorlrne 

•U accer i tuatamente pecullare •'" una piu spietata repressione. 
^..deU'.iqse'rimento della Tbsc.a- '. E s s i erano si spintl a questo 
;«-.na nell 'I talia unita, dall 'aUro. i1 da un folle te r rore , m a an-

come il r isultato di un gliib-VX che dall ' intento di a r r i v a r e 
co assai complesso delle .tot-' "'• a - nuovi rapporti di potere 
ze poli t ichej;egionaH^Il Pjtt--- in seno alia classe dir igente 
zani collega molto efficace- nazionale, con un nuovo spo-
mente nella sua esposizione 
tutti questi elementi e il qua-
dro che ne scaturisce e quel-
lo di una rappresentazione 
vasta e precisa. • 

Ma senza dubbio il punto 
di maggiore interesse ogget-

s tamento a d e s t r a ' d e l l ' a s s e 
governativo e costituzionale 
del paese. In altri t e rmini il 
quid ;agendum"? dPSonnino, 
che ispird '^ i l 'conato reazio-
nario di'fthe di secdlo. t rova 
qui, in questa r icerca regio-

tivo del suo lavoro consiste. f inale ; una spiegazione piu 
piu che nella valutazione del t 'cQnereta e meno dottr inaria 
grado di sviluppo raggiuntbVrjeyv pe r riscontro. la lotta dei 
dalle forze popolari ( i l ^ i - f . - p a r t i t i democrat ic i in Tosca-

*•'. scorso sui sociaUsU; toscank-Ana, guidati dalle avanguard ie 
dovrebbe forsF essere. : fap-v- operaie, pe r .un * ricohosci-
portato di piu alia situazid- mehto e pe r la estensione 
ne rea le del par t i tp in que- ' , dei diritti democrat ic! , as-

alia erisi di fine secolo. Con 
• docurrienti di originalita ve*> 

r amen te eccezionale. t rat t i 
dal carteggio di uno dei piu 
autorevoli esponenti di que
sto gruppo, il Cambrai-Digny, 

\ i l Pinzani puo d imost ra re co
m e il compor tamento dei mo-

11 (l) '* Biblioteca'di storia to
scana. Studi e document!: Fi
renze. Barbira, 1963. I. Carlo 
Pinzani, La crisi politica di fine 
secolo in Toscana. pp. 325, lire 
2000; Caila Ronchi. I democra
tic! florentini nella rivoluzione 
del M8-'49. pp. 231. lire 1500. 
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B corsi del «Gramsci » 

« La Nazione » del-
I ' l l maggio 1898 . 

be in teressante discutere se 
s e m p r e e del • tut to giusta
mente o se, in qualche mi-
sura , oltre il segno) come 
il \ maggiore rappresentante 
di una tendenza la quale, 
ponendo nella fasc finale del
la rivoluzione del 1848-49, lo 
obiettivo della < repubblica 
rossa •, mi rava ad unire la 
rivoluzione sociale con la ri
voluzione nazionale e a mo-
bili tare a questo fine le mas 
se popolari. Indubbiamente 
prczioso e il contributo che 
questa r icerca fornisce non 
soltanto a conoscere il mo
vimento democrat ico fioren-
tino e toscano nelle sue di
verse e spesso contras tant i 
componenti . m a anche a de-
t e rmina re una delle compo
nenti di quella a l t ema t iva 
politica che t rover a dopo Ia 
sconfitta della rivoluzione il 
suo piu consapevole rappre
sentante in Carlo P i sacane . 
' A n c h e nel volume del Pin

zani che ha il suo centro nei 
moti popolari contro il caro-
pane svoltisi nelle citta e nei 
borghi toscani nel maggio 
1898 la r icerca viene estesa 
non soltanto alia prcparazio-
ne o - alle conseguenze im
media te di quei moti . ma an
chc alia posizione della To
scana . della sua situazione 
economica • e degli orienta
menti dei gruppi politic! in 
questa operants ip quel de-
cennio di crisi della- societa 
italiana. ' - • 

A questa luce, quei moti . 
destinati a s cava re un solco 
profondo fra le - forze con-
scrvatr ic i e il movimento po-
polarc t o m a t o ad opera re 
sotto una - nuova «direzione 

"• Lunedl 25 novembre alle 
ore 19.30, aU'Istituto Grambci, 
a Roma, il prof. Umberto Cer-
roni r iprendera le lezioni del 
corso di FUosofia del diritto, 
la cui prima parte (Filosofia 
del diritto privato) ' e stata 
svolta lo scorso anno . ' • • 
" La seconda parte del corso 

e dedicata alia Filosofia del 
diritto pubblico e si articola 
intorno ai eeguenti gruppi di 
temi: II concetto di Stato: ten-
tativi di definizione. Concetto 
di Stato e tipologia storico -
sociale. La dottrina dello Sta
to nel eistema delle scienze. 
Stato e societa: la separazione 
fra - Stato e societa e i suoi 
presupposti. Lo Stato rappre-
eentativo modemo. Lo Stato-
proprieta feudale. Lo Staio-
comunita antico. II condizio-
namento storico-sociale delia 
naocita e della estinzione del
lo Stato. Le moderne teorie 
dello Stato: l'autonomia mon-
dana dello - Stato laicizzrito 
(Machiavelli. Bodin. Hobbes). 
Societa di natura e societa 

Folitica (H giusnaturaliomo). 
quattro «autori- dello Sta

to moderno: Rousseau. Kant. 
Hegel. Marx. Sezerua politi
co ejdin'fio.pubb/ico; H divor-
z|o Xra* sociolbg!a|fef-dlritto^e 
/ f a 'sclenza- poUtieaVe^diritto 
pubblico. Dalla laicizzazione 
politica alia teologia giuridi-
ca dello Stato: da Kant £ 
KeLsen. La • dialettica deilo 
Stato. moderno: Stato politi
co. Stato giuridico. Stato eti-
co. II sistema del diritto pub
blico Lo Stato come oraina-
mento: autonomia e comple-
tezza dell 'ordinamento giuri-
dico. Fine del diritto di reeii-
stenza e giuridizzazione dei 
diritti. Diritti soggettivi e di
ritto oggettivo nel siftema del 
diritto pubblico. Valjdita cd 
efficacia. Idealita e realta 
dello Stato. Rivoluzione ' e 
istaurazione dello • Stato E-
strapolazioni etiche e natu-
ralistiche del siotema del di
ritto pubblico / cosiddetti 
elementi dello Stato: sovrani-
ta modema e rappresentanza 
politica. Territorio e Stato r.a-
zionale Popolo e popolazio-
ne. Cittadinanza e corpo ele:-
torale. La rappresentanza po
litico: titolarita ed esere:zio 
della eovranita. Rappresen
tanza politica e mandato So-
vranita popolare e mandato 
imperativo Coetruzione p»,,.i-
tica e coetruzione giuridica 
della rappresentanza II pro r 
blema delta revoca dpi man
dato I sietemi elettorali. 

La divisione dei porerL* co-
vranita del popolo e sovrani-

,ta della lesge Sovranita po
polare e sovranita statale. 

. Potere legislativo e funzioni 
' legislative. Potere esecutivo e 
controllo Dolitico. L':nd;pen-
denza del potere giudiziario 
Le peculiarita deU'AUtorita-
rismo statalista moderno. Le 
forme di governo: atitocrazia 
e democrazia Democnzia-r*-
gime e democrazia - metodo 
La riduzione liberale deil3 
democrazia: Utopia e compro-
meafo CostltuzionaUfimo e so
vranita popolare Democrazia 
rappreeentativa e demorraz-a 
diretta. Le modiflcatlanl del
lo Stato contemporaneo: pro
priety pri vat a * e prop'rein 
pubblica Stato rappresentali-
vo e Stato burocrt t lco Capi
talismo di Stato. pianificazio-

"? he e so'cializzazione. Socializ-
zazione politica e socializza-

: zione economica. - Suffragio 
• universale e regime dei -par-
< titi. Teoria marxtsta della li-

berta moderna: eguaglianza 
••' e liberta. Proprieta privata e 
••• persona etorica. Proprieta so-

• ciale e teoria politica. del so-
• cialismo. Legalita e democra

zia. Garanzie tecniche e isti-
• tuzionali. Democrazia govur-

nata e democrazia governan-
. te. Trasformazione democra

tica delle istituzioni • poilti-
• che: Assemblee elettive,' Au-

-•' tonomie, Eleggibilitd e revo-
cabilita dei funzionari pub-

.• blici. Coutrollo popolare. De-
• mocrazia e eocializzazione. 
Espansione democratica e de-
perimento dello Stato autar-

,-,.- chico. Societa di. massa e .ci-
vilta comunitaria: individuo 
e societa. Emergenza de'.la 
tecnica e divisione sociale del 
lavoro. Massificazione dell ' in-
divjduo monade e liberta del-
lUipmp j sociale, Sicurezza. ;6o-. 
~l'arnent6''e" partecipazione. Ri

voluzione dei tecnici e rivo
luzione dei lavoratori. Socie
ta. classe. partito. Democra
zia e sdcialismo in un mon-

c do rfihe eambia. -• ••. -.--"- - . 
• h, Giovedl JS8 nbvembre alle 
'* ©re* 19 Ti do t t " Vmcenzo Vi-

tello terra la prima lezione 
del corso: Sistemi e metodidi 

' programmazione economica. 
II coreo si articola intorno ai 

1 eeguenti gruppi di temi: par
te prima - La programmazio
ne nei paesi capitalistic!; 1. 

;.- /ntroduzionc* scopo e metodo 
• della - ricerca da svolgere. 

L'uso del concetto di piano 
alia luce della teoria econo
mica e delle esperienze di 
programmazione in , ordina-
menti sociali diverei . •> Pro
grammazione globale " e pro-
grammazioni parziali. 2 O-
bietfiri di sr i luppo e metodi 
di programmazione: criteri 
delle politiche di sviluppo a-
dottate in alcuni paesi capi-
talisttci e strumenti analitici 
usati nella formulaxione dei 
-mode l l i - — o scbemi — di 
programmazion*. 3. Bsame di 
alcuni modelli di sviluppo: la 
fiseazione defll obiettivi epe-
cifici e leipoteati nello sche
ma di un piano: proiezione 

• dei trends e verifies deila 
coerenzar-interna col metodo 
delle apjbrpcsimazioni succes-

< sive 4. PTOgrammi di investt-
menti per settori e territoH 

. economic*. Investiment! pub-
blici e privati: scelta; delle 
decision! concertate tra cen-

, tri imprenditoriali privati e 
organi di capitalismo di Sta
to: politiche di programma
zione regionale. 5. Esperienze 
di programmazione in alcuni 
paesi eurojiei con particolare 

. riferimento all'ltalim: e alia 
Francta. Come'eono etati ela-

, boratt i pianl francesi ' t i n 
; particolare il IV P iano) : O-
. rientamenti politic! e stru-
• menti tecnici _ Erante del 
| programmi economic! In car-
, 60 di elaborazione in Italia. 

Parte seconda ." La piaiifl-
• cazione socialista . \ II siste-
I ma sovletico di pianifiraz'o-
i ne. 2. Analfsi economica e 
• pianificazione socialista 3- La 
\ pianificazione nel slstema eco-
. nomlco jugoslavo. 4. Conside-
• razloni conclusive sulla diver-
. slta dei »modelli- di sr i lup-
! po socialista piani/icat*. f \ 

Uno studio 
* : . • . : ; • 

di Yves Lacoste 
t ••-.? 

I paesi 
; ':' •'. <\\ i • • :i 

J - : ; '.• •• . i ' : '.. i . - ' i 

sotto-
SY 

I I I 
, Alia ricerca di una preci
sa definizione dell'espressio-
ne • " paese sottosviluppato * 
(spesso usata oggi in modo 

' troppo generico. a indicare 
le condizioni economiche e 
sociali di aree poteit2talrtien-
fe oltreche attualmente di-

' verse fra loro) e dedicato 
i uno dei pin recentl studi 
dell'economlsta • e soclologo 
francese Yves Lacoste, pro-
fessore alia Sorbona: studio 
che gli Editori Riuniti hanno 
ora pubblicato nella collana 
Enciclopcdia tascabile (<• I 
paesi sottosviluppati », pagi-
ne 128, lire 700). L'interesse 
di una simile ricerca non e 
tanto scientifico, come potreb-
be apparire, quanto politico. 
Se infatti si assumono come 
indici del sottosviluppo solo 
alcune e separate caratteri-
stiche di esso (ad esempio 
il mancato pieno sfruttamen-
lo delle risorse naturali di 
un detcrminato paese, o an
che una seria estensione de-
mografica del • fenomeno » 
delta sottoalimentazione e 
della fame), si pub cadere in 
equivoci e indicadoni para-
dossali. Pub dirsi, per esem
pio, che gli Stati Uniti d'Ame-

. rica sono' un paese sottosvi
luppato? Certamente no: ep-

..pure negli. USA si ha un 
esempio abbastanza cospicuo 
di paese che non sfrutta an
cora tutte le risorse• naturali 
di cui dispone. D'altro canto 
neppure i gravi problemi del 
nostro Mezzogiomo (presen
za di zone di disoccupazione 
acuta, di sottoalimentazione, 
di struttnre economiche arre-
trate) bastano a far definire 
VItalia paese sottosviluppato. 

•': Edco. nella elencazione di 
Lacoste le molteplici carat-
teristiche del sottosviluppo: la 
dehutrizione, le deficienze 
aell'agricoltura, la scarsitb 
del reddito nazionale medio 
e il basso tenore • di vita 
gerterale\ la scarsa industria-
lizzazione.il debole consumo 
di energia meccahica. una si
tuazione di subordinazione 
economica rispetto ai paesi 
economicamente avanzati. la 
presenza di un settore com
mercial numericamente so-
vrabbondante, strutture so
ciali arretrate con drammati-
ci • aspetti di sperequazione 
fra la ricchezza piii sfavil-
lante e la miseria piii atroce, 
disoccupazione e sotto-occu-
pazione, basso livello di istru-
zione, forte natalita, basso li
vello sanitaria.,..;,. 
' - Si potrebbe pensare che tali 
e tanti caratteri concomitan-
ti richiesti facciano restrin-
gere • Varea mondiale cui 
spetti il tragico privilegio di 
essere considerata sottosvi
luppato. • Purtroppo non i 
cosi: I'area del sottosviluppo 
ha I'esten'sibne che ormai an
che il grande pubblico cono-
sce: essa copre circa i due 
terii 'delta superficie abita-
bile e opprime i tre quartl 
dell'umanita. 

Yves Lacoste sostiene Qul»-
di che ' paesi sottosviluppa-
ti * sono quelli dove si ri-
scontrano, pur con diversa 
intensird, le condizioni indi
cate: ma aventi in piu due 
caratteristiche fondamentali 
ecomuni alle altre rcpiont 
sottosviluppate: una poten-
ziale ricchezza capace di dar 
nutrimento e benessere a tut
ti: la volonta dei popoli dl 
tutti i paesi sottosviluppati 
(ed e questo un fatto emerso 
proprio in questi ultimi anni 
della nor-tra epoca) di crearH 
un avvenire di prosperita « 
di progresso. ".•.-• •• 

Stabilito questo profilo atto 
fondamentalmente ad intro-
durre alio studio particolare 
(regionale o categorico) dei 
problem! del mondo sotto
sviluppato e indicata • nella 
presa di coscienza dei popoli 
dei paesi arretrati la grande 
nopita /. politica del nostro 
tempo — interessante quindi 
anche paesi c popoli econo
micamente e - socialmente 
avanzati — il prof. Lacoste 
si sofferma piu breoemente 
sidle forme e suite prospet-
tive di sviluppo Su tale ar-
gomento. . Lacoste afferma 
Vimportanza del * tentativi •; 
anche > degli »insucceswt •>, 
delle 'scorciatoie', della ri
cerca di un * quasi miraco-
lo; F indica in particolare 
gli esempi della Cina che, 
seppure possono essere in 
parte criticati. e debbano ma-
gari essere rivedutu sono in 
ogni caso tm'tndicarione di 
note vale utilitd per tutto il 
mondo sottosviluppato. • 

Una cosa fondamentale — 
cib e I'importante. segnata 
Lacoste — e stata raggiunta: 
la convinzione assnnta dai 
popoli di queste aree che oc
corre fare, e fare presto: e 
che anche Vincremento ecce
zionale della popolazione (da 
molti neo-malthusianl gindi-
cato come eslziale) non e di 
per se un ostacolo al pro
gresso e alia conqulsta. en
tro un ragionevole • termine 
di tempo, di nmane condizio
ni dj esistenza.. 

Mario Galtotti 
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