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Sessantaquattro anni di storia 
del laburismo inglese 
nel libro di Ralph Miliband 
pubblicato dagli Editori Riuniti 

:•••-. • K 

II Labour 

MacDonald a 
« Durante tutto il corso 

Idella storia del Labour 
iParty, i dirigenti di questo 
ipartito hanno dovuto lotta-
\re contra due diversi grup-
\pi di critici e di avversari 
tdi sinistra. II primo di tali 
tgruppi e la sinistra laburi-
tsta... ll secondo gruppo di 
loppositori al nucleo diri-
[gente del Labour Party e 
[dato da quella che potreb-
\be essere definita come la 
tinistra extra-parlamenta-

\re... *. Da questa consi-
[derazlone fondumentale, 
[Ralph Miliband (11 Labu-
• rismo, Editori Riuniti. 
[Roma 1964) muove per ri-
[•percorrere il cammino del 
Ipartito laburista britanni-
\co, da MacDonald a Wil-
\son: tin vi^ggio durato ses-
I'santaquattro anni, che tut
tavia non sembra avere 

[apportato muiamenti sa-
stanziali at caratteri • del -
partito: < In realta. cia che 
colpiscc nel Labour Party, 
e la continuita dei proble
mi che la hanno assillato ' 

,in tntta la sua storia >. 
Le due frasi citate, en-

trambe dalla hitroduzione, 
Bono pero francaniente ti-
piche di chi guarda dal-

•I'interno un { sistemn al 
quale egli stesso appartie-
ne; e la materia dell'intero 
volume, di grande interes- • 

. Me per la chiara . succes-
i t o n e dei fatti evocati, de-
nuncia lo - stesso angolo 
visivo, sebbene Vautore av-
verta che «t( movimento 
laburista non e una entita 
chiusa in se stessa: reu-

' gisce ed e profondamente 
influenzato da fattorl 
esterni, storici. economici, 
sociali e politi'ci >. Lo e e 
lo e stato, probabilmente, 
anche piii di quanto pu-

• tesse entrare nel lavoro 
del Miliband, di cui del 
resto il titolo originate 
— Socialismo parlamenta-
re — definisce esattamen-
te Vambito. 

Al lettore non inglese, 
che guarda alia esperien-
za laburista con distacco 
necessariamente maggiore, 
e senza le preoccupazionl, 
Vamarezza e la speranza 
dell'autore. essa non pi/o 
tuttavia non apparire come 
un momento particolare. 
sebbene preminente, di un 
processo assai vasto, in cul 
assumono rilievo e sugge-
stione dementi rimasti. o 
deliberatamcnte,,tenuti. al 
margine della vita uffi-
ciale del Labour Party: 
pensiamo a Bertrand Rus
sell e al « C o m i t a t o dei 
Cento », che negli anni re-
eenti hanno esercitato sul-
la sinistra britannica una 
influenza tutt'attro che 
gradita at dirigenti labu-
risti; oppure al pensiero 
scientifico marxista. rap-
presentato da uomini come 
Maurice Dobb, o a saggisti 
come Blackett e Bemal. 

E' questa, in parte, la 
« sinistra extraparlamenta-
re * di Miliband. che ha 
tuttavia il sun nuclen es-
senziale nel Partita c o m u -
Tttsfa, mediatore fra i la-
voraiori e intellettuali bri-
tanniei della grande spin-
ta ideale espresso dal mo
vimento operaio rlvoluzio-
nario. Certo. come Vautore 
avverte. pt'u volte, dopo il 
€ venerdi rosso > del 1925 

S uando la volontd di lotto 
ei minatori fu raggirata 

e piegata dai dirigenti la-
.buristi, e successivamente 
durante la crisi economica 
del 1929. e durante il « non 
intervento» contro il fa-
scismo spagnolo, il PC non 
seppe profittare di occasin-
ni che poterano accrescc-

• TC grandemente la sua in-
. flnenza. Si pud forse am-
•• met tere, sebbene Varga-
- mento richieda uno studio 
• a se. che in momenti che 
. sarebbero potuti essere de-

cisiri il rapporto allorn rf-
, * gcnte con H Comintern 

rendesse particnlrtrmrnie 
difficile Vazione dei comu-
nisti in un paese come la 
Gran Bretagna, dove 
Vesercizio del votere di 
classe era da lunan temp* 
mediato e reso meno ar-
bitrarin da vnrie forme di 
autogovemo viu che daUo 
Stesso nnrlamento Tntta-
vin »o carica idenle re«"0'o 
dal PC e dai marxisti fi 
rtata e contimm a rsrerv 
nclla stnrin della $ini*:*a 

'.britannicn un fattnre ro-
stante e attivo. '•• • ! 

FT* r e r o d'altra parte che. 
/ mtvtr* a l principio de^la 

storia narrata dal Mill-
hand la carica ideale mm 
era estranea nemmeno aVc 
istanze laburlste ufficiali. 
successivamente essa ha 
continuato a vivere essen-
zialmente nella sinistra 
extra-labnrista: Ramsay 
MacDonald fu un pacifi 
sta al tempo della prima 
guerra mondiale e negli 
anni immedlatamente pre 
cedenti e successlvi ad 
essa, quando era leader tn-
contrastato del partita: ma 
il gnverna laburista emei-
so dalle ' elezioni del .'45. 
can Atth'e e - Begirt, ha 
fatto invece il patto atlan-
tico e si e assnciato alle 
forme pcgglori della guer
ra fredda. 

Si pud dire anzi, sebbenv • 
'• non • lo dica Vautore del 

lihro. che nclla storia deb ' 
la sinistra inglese sj e ve-
nuta delineahdo e poi qc-

. ccntuando una distinzione 
; impnrtante fra motiri idea-

li e motivi pratici. essen-
• do '• questi ultim't '• cura 

esclusiva e gelosa del bloc-
co parlamentare-sindacale. 
e I primi appannaggio di 
gruppi finiti prima o pot. 
al margine del partita o 
addirittura fuori di essa: ' 
dal vecchio -Independent 
Labour Party alia Socia
list League di Stafford 

, Cripps e Harold Lasky. 
Attlee e Betnn, s ebbene di 

j origine dtwersn percbe . il . 
primo proveniva dalla si-

: nistra e U secondo dalle > 
Trade Unions , ft/rono en-
trumbi uomini del potere. 
e scarsamente senstbift a lb ' 
sugaestioni ideali. Uno dei 

• punti piii bassi delta sta-; 
ria del Labour Party era 
stato toccata, del resto. net 

> 1931. da MacDonald. che 
uccetta di rimanere al go-
verno come fiduciaria dei 
conserratari per gestire in 
loro vece la crisi ecnno-
mlca a danno dei tavara-
tari. 

Si capisce che, ind ipen-
denfemenfe dai caratteri 
morali di un MacDonald o 
di un Benin, sann sempre 
eslstiti fattorl abiettivi. che 
hanno condizionata Veser-
cizio del potere da parte 
dei laburisti alia loro di-

, sponihUitA came agenti del 
sisWma. E se nel per'mdo 
fra le due auerre mandia-
li alcuni di quest} fattari 
erano espressi dalla farza 
del capitnlisma inglese. 
ncll'cpoca piu vicina a n o t . 
cssi sono stati piuttosto da 
rijerire alia guerra fredda 

: e alia ivoteca oosta daali 
Stali Uniti sulVInqhilterra: 
il gorerna Attlee-Bevin 
subi o piuttosto accettd 
tale ipoteca visilvtmente c 

• in moda piu diretto che 
qualunque governo con*er-
ratore. fino ad abband^na-
re a mezzo il prngramma 
di nr.zianalizzaziani. tntra-
preso sulla base delle 
striitture sorte nel cnrso 
delta guerra. 

In canfronto alle pas*>:-
te esperienze . laburiste, 
sembra dunque che tl go
verno di Harold Wilsnp si 
collochi in una sittiaz;one 
menc pesante: in cui 'a 
guerra fredda. senza esse-

': re scomparsa. e per* .can 
' trastata dalla spinta real* 

verso la coesistenza. me*>-
-. f re Vipoteca americana. 

mol tollerata e finanche 
respinta da altri. puf* es
sere almenn cnntenuta: 
d'altra parte il rifiuto del
la guerra nucleare raffor-
za e allarga il momento 
ideale tn quella parte delta 
sinistra che non ha dirette 
respnnsabilltA politiche. ma 
in modo da obbligare il 
governo a preannunciart 

• U ridimensionamentn del
le snese militari l.n stes
so premier ha famn ci 
uomo in orado di intende-
re 1 caratteri^ della sitna-
zione in cui e chiamato a 
operare. 

Non e escluso dunque 
che da questo punto. dal 
governo Wilson, i? proce«-
!«o sopra descrit to possa 
tnrerttrst: possa cine co-
minciare il conaiunaimento 
della sinistra laburista con 

. la sinistra extra-laburista. 
, delle istanze ideali con If 

istanze vratiche: della 
avanquardin rtperaia e del-

• la &V\\e intellettuale enn le 
decisive masse laroratrici 
britanniche, organizznte 
nrl Labour Party. 

Francesco Pistofett 

'Wilson esce di casa per recars/ alia Camera dei Comuni. 
Sulla soglia, la signora Wilson. 

* • • GLI EDITORI RIUNITI 
pubblicano un volumetto in-
titolato Palmiro Toyliatti (pa-
gine 66. lire 250). nel quale 
sono raccolti diseorsi pronun-. 
ziati da dirigenti comunisti 
e documenti approvati dal 
Comitato centrale 'e dalla 
Commissione centrale di con-
trollo coneernenti la persona
lity e I'opera del compagno 
Palmiro Togliatti. 

II volume contiene: L'ere-
dita di Touliatti di -Luigi Lon-
go (discorso tenuto in piazza 
San Giovanni, a Roma, alle 
esequie di Palmiro Togliatti); 
II pensiero e Vazione di Pal
miro Togliatti di Mauro Scoc-
cimarro (commemorazione te-
nuta alia riunione plenaria 
del Comitato centrale e della 
Commissione eetitrale di con-
trollo del PCI il 26 agosto 
1064); Toaliatti e la via ita-
liana al socialismo di Pietro 
Ingrao (discorso commemord-
tivo pronunziato alia Camera 
dei Deputaii il 2 settembre 
1964); Una vita al servizio 
dell Italia e del socialismo di 
Umberto Terracini (discorso 
commemorativo tenuto al Se-
nato 1'8 settembre 1964). In 
appendice. si possono leggere 
un appello del Comitato cen
trale e della CCC del PCI 
(26 agosto 1964). il discorso 
di ringraziamento pronunziato 
dal compagno Luigi Longo 
al Comitato centrale (26 ago
sto) e il documen'.o del Co
mitato centrale e della CCC 
pubblicato nel trigesimo del
la morte di Palmiro Togliatti 

a. z. 
• • • - L O SCIOPERO ET AN-
CORA l'arma essenziale del 
proletariato moderno-. In co-
desto riconoscimento pro tem
pore stanno i limiti sociolo-
gici e i pregi civici del volu
me (o tesi d i l a u r e a ? ) di 
Umberto Melottl: - Lo scio-
pero nel suo contesto socia-
le -. Ed La Culturale. pp. 335. 
L. 3000. 

La natura dello sciopero e 
intravista: rifiuto collettivo di 
partecipare (perche non dire 
- d i produrre-?); frattura del
la solidarieta civile Quest'ul-
timo accenno alia conrordia 
ordinum ciceroniana non im-
pedisee all'Autore di definire 
moderno il fecomeno, esclu-
dendo ad esempio che fosse-
ro scioperi quello della plebe 
romana arringata dall'Agrip-
pa, o altre meno arcaiche pro-
teste. Lo sciopero non e pe-
rd vlsto in modo classista. 
come atto politico, ma inter-
cl assist a: come manifeitazio-
ne fisiologica e non patolo-
gica della societa capitalist'.-
ca Metodologia e tipologia 
sono esaminate con diligen-
ra. dallo - sciopero • selvag-
g i o - al picchettaggio di mas-
sa: dalla bassa durata media 
delle astension! italiane alle 
pratiche di non collaborazio-
ne americane. 

Sovente si sconfina tuttavia 
nella • fenomenologia, e non 
a caso: gli immancabili - d e 
menti frustranti» del baga-
glio sociologico vengono in-
trufolati fra gli operai in 
sciopero appena si passa dal 
livello social-classista a quel
lo etico-umanista. 

Anche se in certi posti il 
libro non e piu che una de-
scrizione giornalistica. vanno 
citati alcuni suoi elementi di 
interesse: la documentazione 
sull'andamento degli scioperi 
nella storia dT'.alia: 1'elenca-
zione dei limiti imposti con 
sentenze al diritto di sciopero 
dalla Liberazione in poi: i 
giudizi sulla funzione suscl-
tatrice-moderatrice del sinda-
cato. E — non ultimo — il 
riconoscimento che 1'autori-
tarismo padronale e insito nei 
rapporti di produzione. 

a. ac. 
• * • A DETERMINARE IL. 
PANORAMA culturale delle 
a vanguard ie in funzione al
ternative agli schemi tecno-
logico-neocapitalisti di una 
cultura di massa si orienta 
l'azione del - Gruppo Delta -
di Firenze diretta ad elabo-
rare ed attuare una serie di 
iniziative concrete (inchieste. 
incontri col pubblico in cir-
coli ricreativo-culturali demo
cratic!. tavole ro:onde a vari 
livelli ecc.y \D cui venga mes-
sa in evidenza l'imporlanza. 
nella battaglia culturale. di 
un dialogo reale con i pro
tagonist: del movimento del
la societa e della storia. „ 

Riconoscendo i limiti di 
uno sperimentalismo che tra-
disce nella sua fisionomia dl-
sumaniz7ante la mistificazio-
ne tecnico-burocratica cara 
alle nuove leve delTindustria 
culturale e ai suoi apparati 
di potere. I'opera del gruppo 
intende - liberare — come e 
scritto nel suo programma — 
dalla registrazione meccanica. 
conscia o inconscia che sia. 
il fare artistico e culturale 
per restituire all'arte e alia 

-cultura quel senso e quel fi
ne. in rapporto all'uomo • e 
alia condizione umana. che si 
sprigiona dalla concretezza 
del divenire storico -. In altre 
parole il gruppo fiorentino si 
propone di dare alia cultura 
di opposizione un'effettiva 
prospettiva critico-rivoluzio-
naria nel dibattito culturale. 
senza vanificare nei processi 
di massificazione e di allena-
zione irreversibili della cultu
ra borghese. le istanze di una 
avanguardia impegnata sui 
problemi fondamentali e sul-
le scelte di rondo del nostro 
tempo 11 gruppo e composto 
da: Marcello Jacorossi. Gio
vanni Lombard!. Rober.o Si-
cuteri. Ferruccio Masini. Ubal-
do Bardi, Antonio Manonl. 
Anna Carrara, Marcello SU-
vestri. Vincenzo Silvestrt. 

' i i * i i \\T;, ''* (,;. 

rivisto ilalle riviste storia politica ideologia 

attuale 

dei diseorsi 

di Togliatti FIRENZE, 3 ottobre 1944: Togliatti parla alia - Pergola > sut tenia: -Chi aiamo, che cosa 
vogllamo >. Questo rarlsslmo documento fotograflco tl trova nel volume TOGLIATTI. VITA 
DI UN ITAL1ANO, pubblicato da Durso edltore, Roma. 

II nuovo fascicofo di « Critica marxista » pubblica i testi di una serie di diseorsi pro-
nunziati tra il 1944 e il 1947 - Dal rapporto ai quadri napoletani all'intervento 

all'Assemblea Costituente sulle linee fondamentali della Costituiione 

Critica marxista ora usci-
ta (n. 4-5) ha avuto un'ot-
tima idea per onorare la 
memoria di Togliatti e ri-
cordarne l ' tnsegnamento vi
vo: quella di pubblicare i 
testi di una serie di di
seorsi da lui v pronunciati 
tra il 1944 e il 1947. dal 
primo rapporto tenuto , ap
pena g iunto in Italia, ai 
quadri napoletani del par-
tito s ino . a l l ' intervento in 
Assemblea cost i tuente sul le 
l inee fondamentali di una 
Costituzione democratica e . 
progressiva. .* • ••-. " • • 

Vorremmo dire c h e l'idea 
e stata buona anzitutto per 
un e l emento u m a n o che 
balza s ingolarmente evi-
dente : • l ' immagine di un 
Togliatti felice: felice di es- • 
sere t o m a t o in patria dopo 
diciotto anni di esi l io, fe
lice di ritrovare un contat-
to pieno con la gente , feli
ce di poter « fare politipa » 
alia luce del sole, davanti 
e per le grandi masse , fe
lice di • sentirsi « crescere 
tra le mani > quel partito 
che usciva da vent'anni di • 
cospirazione e di clande-
stinita e che d iventava in 
pochi anni un partito • di 
due milioni di italiani, ope-
rante c o m e forza dirigen-
te in tuttt i campi. . -

Ed e straordinaria, an- " 
che soltanto come tes t imo-
nianza del v igore intel let- I 
tuale e morale di una per- ' 
sonalita, l ' impressione di } 
freschezza, di presenza, di. : 

conoscenza dei problemi 
che sugger iscono quest i di- .' 
scorsi pronunciati da chi 
pur mancava dall'Italia da 
due decenni e r ive lava in
vece una perfetta aderen-
za ' alia psicologia del le 
masse , al le loro aspettati-
ve . impartiva una . abilissi-
ma lez ione di propaganda : 

socialista, ed inaugurava 
uno st i le che poi si sareb-
be affermato ul ter iormen-
te nel success ivo • venten-
nio. U n o sti le tut to imper-
niato sul la forza del ragio-
namento condotto e svol to 
minutamente in ognuno 
dei suoi passaggi Iogici, e 
che percio non ri fugge ne 
da una certa propens ione 
didascalica, anche, qua e 
la, professorale, ne da qual-
che civetteria letteraria 
( c o m e quando ai Costituen-
ti l egge . in latino, un te-
sto di Diritto del le Decre-
tali, manuale • d'insegna-
mento nella Pontificia uni-
versita gregoriana. e poi 
traduce < per i colleghi 
non democrist iani >: oppu
re, quando ai compagni di 
Reggio Emilia recita al
cuni stornell i popolari ro-
magnol i : E canta la zi- • 
ghela: taia, taia / e gran a , 
e' patron a e' cuntaden la 
paia...) ma resta sempre 
es tremamente - chiaro. E 
davvero converrebbe a 
molti una rilettura di que
sti test i . come ant idoto a 
quel gergo polit ico, ormai 
quasi imperante , s empre 
piu astruso e nominalist i -
co. nutrito di una fittizia 
dialettica con tesi e anti-
tesi di comodo o di un for-
mular io ideologico e socio
logico arido che resta estra-
neo all'analisi del la realta. 
Ma questo sarebbe tutt'al-
tro discorso 

// partito 
nuovo 

Per entrare nel meri to 
della materia c h e la docu
mentaz ione togliatt iana of-
ferta da Critica marxista 
fornisce. e'e da notare una 
sua caratteristica centrale 
Appare i) volto di un par
tito nuovo , non solo nel-
l'ambito del m o v i m e n t o 
operaio e del le s u e tradi-
zioni, ma dell 'arena poli
tica italiana II vol to , in 
primo luogo, di un partito 
profondamente nazionale , 
che affronla la s i tuazione 
dal punto di vista dell'ln-
teresse della stragrande 
maggioranza del popolo, 
che si proclarr.a insistente-
m e n t e l'erede non so lo del 
travagl io e del lo sv i luppo 
del social ismo i tal iano ma 
del le correnti liberali e de 
mocral iche del Risorgimen-
to. Constatate qui c h e To
gliatti fu proprio il pr imo 
u o m o di Stato c h e il co-
m u n i s m o abbia dato all'Ita-

lia (e si potrebbe anche le-
gi t t imamente rovesciare la 
frase: che l'ltalia, l'ltalia 
migliore, abbia dato al no
stro m o v i m e n t o ) . 

Vedete anche netto il di-
segno strategico di una 
conquista democratica ver
so il socialismo. In una sua 
fase particolarisstma, ca-
ratterizzata sia dalla gran
de spinta popolare della 
Resistenza sia dai limiti 
stessi della conclus ione del
la guerra, dalPoccupazione 
straniera, dal peso della 
Chiesa, dalla necessita di 
parare per tempo nuovi 
colpi della reazione. Si ba-
di, ad esempio , a quali re-
more es istano nell' impo-
stazione nostra, allora assai 
restrittiva, del problema 
del le autonomic regionali , 
dettate da preoccupazioni 
reali ma che pure hanno 
frenato, in un m o m e n t o 
assai propizio, l 'attuazione 
di una struttura regiona-
listica. 

La funzione 
deiCLN. 

L'esigenza di percorrere 
v i e n u o v e per la presa del 
potere domina tutti i di
seorsi. S ingolare , e piu di 
tutte s intomatica, la for-
/Vi laz ione; - impiegata nel 
Wpporto alia conferenza 
nazionale d'organizzazione 
del gennaio 1947: c L'espe-
rienza internazionale ci di
ce che, ne l le condizioni at-

• tuali della lotta di classe 
nel mondo . intiero, la clas
se operaia e le masse lavo-
ratrici d'avanguardia pos
sono trovare, per arrivare 
al social ismo — cioe per 
arrivare a svi luppare la de-
mocrazia fino al l imi te e-
stremo che e prec isamen-

te quel lo del social ismo — 
strade nuove, diverse da 
quel le , per esempio , che 
sono state seguite dalla 
classe operaia e dai la-
voratori del l 'Unione So-
vietica >. E Togliatti atti-
rava 1'attenzione sulla Ju
goslavia, c o m e prova di 
questa diversifica/.ione. sul
le nuove forme di orga-
nizzazione del potere che 
ivi si erano affermate, per 
aggiungere: < Se la demo-
crazia italiana avesse potu-
to svi lupparsi mantenen-
do in piedi i Comitati di 
Liberazione nazionale co
m e organismi di contatto 
tra i differenti partiti e 
come organi di lotta per 
la democratizzazione del 
paese e basi di un potere 
nuovo, anche noi a v r e m m o 
avuto qualche cosa di simi
le, ma solo per alcuni a-
spett i . a quel lo che e a v v e -
nuto in Jugoslavia >. 

Vi e molta materia di ri-
flessione in questo richia-
mo, per il t empo cui si ri-
ferisce. E non solo per fis-
sare una tappa dell 'elabo-
razione della via ital iana 
al social ismo, ma per mi-
surare, in senso storico e 
polit ico, gli ostacoli c h e gia 
si frapponevano, e ancor 
piu qualche m e s e dopo si 
sarebbero frapposti, a per
correre quel la strada spe-
di tamente: ragioni interna-
zionali , guerra fredda, po
litica ' staliniana e inizio 
della divis ione del movi
mento comunista , durissi-
ma d i f e sa , ' da noi, del le 
basi stesse del regime de-
mocratico. 

II r i ferimento al C.L.N., 
alia sua esperienza demo
cratica di base, e del re
sto per noi oggi un invito 

; concreto, e non vagamen-
te - mit ico sull'< occasione 
perduta» , ad un ripensa-
m e n t o critico del valore 

della Resistenza e del le 
prospett ive che essa apri-
va nella direzione di un 
rinnovamento economico e 
sociale ampliss imo, nella 
direzione del socialismo. E 
non meno utile, al le di-
soussioni di oggi . torna il 
riferimento al m o d o come 
Togliatti concepiva n e l 
1945-47 il partito unico dei 
lavoratori . italiani, • « uno 

dei nostri scopi fondamen
tali », insistendo sulla con-
fluenza di due grandi • -
sperienze storiche concre
te, quella comunista e quel
la socialista ma ricordan-
do in pari tempo: « Partito 
e mov imento del le masse 
si devono organ izzare con-
temporanenmente >• 

Paolo Spriano 

Un bel quaderno 
monografico su Togliatti 

Vita di un 
italiano 

Questo quaderno monografico su Togliatti (•Togliatti, vita 
di un italiano*, Durso editore. Roma, lire 1.000) e U primo 
contributo alia conoscenza della vita e dell'opera del grande 
scomparso pubblicato dopo la sua morte. SI tratta dl un lavoro 
editoriale moderno. fondato sull'intreccio organico dl testo e 
fotografie; un libro da - v e d e r e - come un documentario clne-
matografico e da leggere come una biografla, ^ 

La parte piii risolta ed efficace del quaderno e senzaltro da 
individuarsi nella accurata realizzazione della parte - visiva - , 
dovuta a Franco Anatra. curatore anche delle didascalie. ll 
taglio delle immagini. alcune delle quali rarissime. e rapldo e 
drammatico. segue la tecnica del -montaggio- cinematograflco 
e inquadra 1 momenti salient! della biografla del protagonl-
sta con la scelta ben dosata di un vasto repertorio fotograflco 
su fatti e vicende italiane e internazionalt Sono cost passatl 
in rassegna. e commentati dalle didascalie e da una commossa 
e documentata introduzione di Franco Prattlco. non solo gli 
aspetti della biografla personale delPuomo politico ma U quadro 
drammatico. e talora avventuroso. entro cui si dipanft: da la 
occupazione delle fabbriche alia lotta contro 11 fascismo. daUo 
esilio alia guerra di Spagna. dalla - svolta dl Salerno . all at
tentate del 14 luglio 1948. alle grandi b a t t a g e de»<>PPOs«-
zione democratica. fino agli ultlmi giornl dl Yalta. II carattere 
documentario del volume, che si scorre con interesse ed emo-
zione e rafforzato da un utile « fuoritesto - finale, contenente 
lultimo scritto di Palmiro Togliatti. il gia celeberrimo «Pro-
memoria di Yalta •. 

I 
I II •• caso Higgs » 
I II governo del Sud Africa 

ha al suo servizio una banda 
I d i gangsters specializzati • in 

rapimenti e nella fabbrica-. 
zione di atti d'accusa per 

I sabotaggio? La domanda. che 
e in realta una rivelazione. 

I s e la pone il Centro d'infor-
mazione per il Medio Orien-
te e VAfrica, il quale prende 

Ispunto dal «caso Higgs - per 
Uenunciare la persecuzione 
contro bianchi e negri soprat-

I tutto intellettuali. sudafricani. 
esuli nei paesi conflnanti con 

I la Repubbiica fascista suda-
fricana. Contro molti com-
battenti antirazzisti che con-

Iducono dall'estero la lotta 
contro 1'apartheid la banda di 

Irapitori e sabotatori agisce 
nel modo seguente: rapimen-
to dell'oppositore. «rimpa-

I tr io - dello stesso in Sud Afri
ca. effettuazione di un -atto 
di sabotaggio» di cui poi il 

I rapito sara accusato 

Ecco una lista di casi • s i -
gnificativi - dal 26 agosto 1961 
fino alTottobre '64. quando U 
trentaduenne Dennis Higgs 
ex professore bianco di Uni-
versita in Sud Africa venne 
rapito a Lusaka nella Rhode
sia del Nord e condotto nel 
« regno di Verwoerd -. 

26 agosto '61: il negro An
dersen Ganyile. esule nel Ba-
sutoland viene rapito e con-
segnato alia polizia sudafri-
cana. Egli viene poi liberato 
in seguito alle proteste in-
glesi. 

II agosto '63: Kenneth Abra
ham. medico negro del Capo. 
e tre suoi compagni sono ra-
piti nel Beciuanaland, - rim-
patriatl - e consegnati ai poli-
ziotti di Verwoerd che li ac-
cusano di -sabotaggio- . 

29 agosto '63: un - Dakota -
affittato da alcuni profughi 
sudafricani esplode nel Be
ciuanaland. n sabotaggio im-
pedi'ce agli antifascist! Arthur 
Cmdreich e Harold Wolpe di 

raggiungere II Tanganika. 
15 settembre '63: Dennis 

Brutus, dirigente della lotta 
antiapartheid. e arrestato nel 
Swaziland dalla - polizia por-
toghese (il Swaziland non e 
territorio portoghese. ma sem-
plicemente conflna col Mo-
zamblco) e consegnato al 
sudafricani. I razzisti lo han
no processato. condannato e 
deportato rell'isola di Robben. 

2f» luglio '64: un centro rac-
rclta di profusht sudafricani 
f* Francistown e incendiato 
la ignoti 

W agosto '64: la signora Ro-
^pmarie Wentze' bianca. mi-
litante del movimento anti-
razzistp., scompare misterio-
samente dalla sua casa nel 
Swaziland dove era esule. Si 
sa ora. che ella e detenuta 
in una prigione del Sud Afri
ca. Poi, nell'ottobre. si ebbe 
il - caso Higgs- . 

* * • 
• * • UN PROGETTO DI 

RIFORMA AGRARIA elabo-
rato dal governo e in discui-

slone davanti al Parlamento 
marocchino. Esso si articola 
Jr. due ordlni di prowedi-
menti: confisca delle grandi 
proprieta appartenenti agli 
stranieri e riforma agraria 
vera e propria. II merito del 
progetto, per quanto llmitato 
e generico sia. sts nel fatto 
che esso viene appoggiato da 
tutti i partiti marocchinl, 
rompresa l'Unione delle for-
ze popolari (sinistra) e pu6 
essere quindi un primo pass© 
concreto verso is soluzione 
del problema della terra In 
Marocco. • 

* * • 
• • • LA SCARSITA' DI 

ALIMENT! in alcune region! 
della Guaiana britannica e co-
sl sensibile cbe la FAO e 
?ntervenuta con aiut] In na
ture perche il governo possa 
Titegrare con clbo la paga 
degll operai rhe lavorano alia 

. co«truzione di scuole In cam-
pagna. 

m. g. 

notiziono 
distorig 
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I • • * ET STATO ANNUNC1A-
1 TO IN QUESTI GIORNI IL 

I PROGRAMMA del Terzo 
Congresso Internazionale di 

I Storia Economica. . organiz-
zato dalla - Associazione In
ternazionale di Storia econo-

I m i c a - cbe si terra a Monaco 
di Baviera dal 23 al 27 ago
sto 1965 Esso comprendert 

I due relazioni su temi gene
ral!. Tasso (Tintefesse ed in-

Ivestimenti dopo il Medio Eco 
e Paesaopi e popolamento m-
rale in Euro pa dopo VX1 se-

Icolo affidate rispettivamente 
ai professon K Berrill di 

I Cambridge la prima e J. Le 
Goff e R Romano di Parigi 
la seconda e una serie di di-

Iscussioni particolari su In 
norazione e ditfusione tee 
nologiche partlcolarmente nei 

Isetfari lessile e sidenirgico 
(r el at ore il prof. Easterlin dl 
Flladelfia), ProduzioTie e pro-
duttlvita delVeeonomia agri-
cola (prof. Meuvret di Pa* I 

rigi). Consumi delle classi 
popolari e consumi di l u « o 
nelle societa preindiutnait 
come fattore economico (prof. 
W. Kula di Varsavia). / FI'J-
laQfji abbandonati (proff. Le 
Hoff e Komano). Le strwl-
r»4re d'imprera (prof. H. Kel-
'enbenz di Colonia). 11 costo 
della salute nello sviluppo 
economico (prof. Perlman dl 
Pittsburgh). Demografia ed 
economia (prof Eversley di 
Birmingham), Bilancio delta 
storia economica net comples-
so degli studi di storia della 
antichitd classica (prof. Fin-
ley di Cambridge). La tor-
mazione delle classi opera:? 
industrial! f prof • Klima di 
Praga). II ritomimento di vi-
veri per le grandi cilld dalln 
tine del Medioero aU'eporo 
moderno (prof. LOtge di Mo
naco). f sottosnilupp. regio
nal! (prof. Caracciolo di Ro
ma). Safari ed economia (prof. 
Romano di Parigi), Gli $tru-

mentl del commerdo interna
zionale (prof. Glamann di 
Copenaghen). Fiscalita ed eco
nomia (prof. De Maddalena 
di Milano), La duttribtirione 

.sociale delta proprieta (pro
prieta fondiaria e proprieta 
mobillare) (proff. Habakkuk 
di Oxford e Pacbuto di Mo-
sea). 

• • • IL SECONDO FASCI-
COLO DEL 1964 della -R i -
vista storica Italiana*. di im-
postazione monografica come 
il precedente. e completamen- • 
te dedicato al tema -Stud. 
di storia agraria italiana • e 
comprende un gruppo di nu-
triti studu rieerche e rasse-
gne sull'argomento In circa 
300 pagine vi sono raccolti 
scroti di Lellia Cracco Rug-
gint. Vicende rurall deiriialla 
anllca dall'eta tetrarchica al 
Lonoobardi; Philip J. Jones, 
Per la storia agraria italiana 
nel Medio Evo: lineament! e 

problemi; Aldo De Madda
lena, II mondo rurale italia
no nel Cinque e Seicento. 
Rassegna dl studi recsnti; Lu-
cio Gambi, Per una storia 
delta abitazione rurale in Ita
lia; Carlo Poni. Rieerche «u-
gli inventori bolognesi della 
macchina seminatrice alia 
fine del secolo XVI; Franco 
Venturi. 71 Conte Bogino, it 
dottor Cossu e i Monti fru-
mentart Episodio di storia 
sardo-piemontese del secolo 
XVIlt: Giuseppe Galasso. La 
legge feudale napoletana del 
1799 e la proposta di Un tema 
di ricerca; Le accademte aora-
rle del Settecento per la cui 
impostazione la rivtsta pub-
blica un questionario suddi-
viso in otto parti, una densa 
IVota bibtioorofica ed un pri
mo sondaggio su Lo Societa 
agraria di Torino a cura dl 
Gianfranco Torcellan. 

Giorgio Mori 
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