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«LE CLASSl POPOLAM 
NEL K1S0RGIMENT0 *: : 
UN DISCO E UN COMMENTO 

I t METODO 
M T0GUATT1 

N on sollanto cominovenle, ma an
che. larpuncnte istrullivo e 1*«-
scollo della l)i'll:i registrazione 

fonogralica in Ire diichi d i e la I3»\(J 
nella (i i-ollaiiii diicumeuli u ha curain 
«lt quella lezione. lunula a Torino il 
13 aprile 1962 MI l.v rlnsu pnpiilnri ncl 
llisorgiinenlit da i'aliniro Tnidiatti. (lie 
la rivista Sliuli slnrici puhhlico nei tt-
• lo rivedulo <: corrello dall'autorc nei 
Icrzo fasrirolo dcllo scmso anno. K" la 
regislrazione mi^I'mrc. in i|iianlo la pin 
frdelc, di tin discorso <li Tonlinlli rlie 
iinora alihia ascoltato: con quelle p.iu-
io , quelle soltolinealure fade <li aldius-
•aincnli c <li iiiipchuale improvvisc 
dclla voce, nelle (juiili si espriincva la 
loslanza persuasoria del sun parlarc. 
Ma «li grande iiilercsse c anche t'asenl-
tare questi ilisrlii ron a fronle il leslo 
dofinilivo piilililicalu MIIIII rivisia. La 
confcreiiza. evidcnlcmeiite lella sollan
lo nclla sua parte iniziale, Hi sviluppa 
in gran parte liheraoienle cosicehc l'n-
•coltarla ora induce ad un cinifronto, 
cho ha per risullalo la osservazione did 
mttndo di lavoro di Toplintli: un nic-
todo ' non sollanlo di rifiniliira c di 
ripiilitura forma I i ncl passaggio dal ill-
Bcorso parlnlo al leslo scrillo, ma an-
clie di snell inienio dclla arj;omcuiazio-
lie, di ripensamenlo delle parti pin 
proprianicnle oraloric o didascaliclic c, 
in cerli ca«i. anrlin di ilivcrsu dispo-
•i/ionR del In materia. Chi nscolli i di-
sclii utilizznndo il leslo elcjianlenien-
te illustrnto contenulo nc H'asluccio rlie 
li raccoglie, ha percio I'ligio di riper-
cor re re il lavoro di una mcnle alien-
la, rrilica e chiara. . 

Se mi e consenli lo. consiglifrci an-
rlie al «< Mii/iuino » de / / Monrfn. d i e 
da nlcuni mcsi n questa parte senile 
con un inlcrcsse crilicn del quale non 
ahhiamo d i e da rallciirarci le puhhli-
t-azioni delle nostre . riviste. di fare 
quesio ascollo. Circa un mese fa. in-
fajli, ncl nuniero del 22 direuihre di 
quel sellimanale, egli ha volulo sot-
toporre la puhlilirazionc di quella cnn
ferenza ad un comment" puhlilicalo 
•otto il t i lolo / / politico c lit storia 
d i e credo avrchhe potuto avvantaggiar-
scne. E' vero, si. d i e egli discute parli-
colartnenle il modo ncl quale Studi 
atorici ha puhhlicato e prcsentato quel

la conCercnza, ma e in fonilo sullc lesi 
d i e nclla confetenza souo csposle d i e 
la discussione verle. 

D tmi|ue, « .Ma/.iiiuu » prelende in 
primo luojio di confulare quanto 
Slmli slnrivi aveva scrilto circa lo 

approfondimcnln «• lo sviluppo die la 
confeicu/a di To^liatti porta r ispdlo 
alia inlerprelazioue (;iam«ciana del 
KiiiorKiiiiento. a Mi pare - euli scri \e 
— d i e le lesi gramsciane aliliiarm nel
le pagine di (iratusci una dullilila d i e 
qui non presenlnnii, irri^idile come so
uo da una polilicizzazione aŝ -ai pin 
spinla. II d ie . del resto, non mi pare 
neppure sorprendeute: slidcrei rhiun-
qui; a dimoMrare d ie il teiuperaiiieiito 
e I'atleggiauienlo ifello sludioso non 
fossero in Gramsri di uiollo pin forli 
e arcenluali d i e in Toglialti » Ora. a 
parte il fallo d i e la prima di questc 
due airermazioni e (jnasi una lautolo-
gia, non e'e dulihio, e lo si c dcllo 
su cpiestc colonne ncl presenlare lo 
scrillo di Toglialti e pin in generale 
aiiclie all rove, d ie le slcsse \ iccndc 
liiiigriificlic haiino Ira I'altro coulri-
huilo in modo non indillVrciilc a con-
iigurare in modo diverso, in (.ratiiRri e 
in Togliall i , il rapporlo Ira Pa/ione 
pnlilica c la riflcs.iiotie ctorica e teo-
rica: ncl primo coiicenlraudolo inlor-
uo ad nicotic slrette parlicolaruienle 
rapide ed intense per pni estendcrlo u 
dilalarlo in uu tuomenlo Eiirccssivo. 
tiel serondo c'on.servandolo Rtrctlo luu-
go una couipalla cspericuza di inili-
lante. 

M a, in realla, pin circoscrillo c de-
terminnlo era il ragionamcnlo 
fallo su Slmli slorii i a propositi) 

deirapprofondimcnlo e dcllo svilup
po che il discorso di Togliall i reca 
alia iuterprela/ioue gramsciana del Hi-
fiorgiuienlo. l /osservazinne concerneva 
due punli precisi. c cioi> le ragioni 
dclla frallura d i e si produsse Ira le 
class! pofiolari e i gruppi d i e rlires-
sero la uniflcazione nazionale con un 
rifcrimcnlo parlicolaruienle allcnlo al
io carallerisliche delle diverse forze 
politichc, c la dcterminazione prccisa 
d i e , in quel momento, c proprio in 
fuuzione di quella frallura, spelto al-

le for/e moderate nella dirci ione del 
iiiovimento risorgimeiitale. I" qui, su 
ipieslo puiilo, d ie un confronlo di im-
pressinni e di punli di vista avreblie 
potuto essere veraiiiente utile. Assume 
in (•rauisci il pcrindo della domiiiiizio-
in1 uap(deoiiica in Italia lo "Icsjo peso 
e la siessa fuuzione chiariliralrirn d ie 
gli vengouo a^sc^nali in quesio lesto 
di Toglialti. da un lain conic liauco di 
prova del pensiero e deH'av.ione dci 
riformalori ilaliani del XVIII sccolo e 
dalTaltro come momento miziale di 
(|U<lla frallura fra reli dirim-nli c clas-
si piqudari d i e lo s\ i luppn del mo-
vimento per la unila nazionale era de-
slinato ad approfondire piultoslo die 
a sanarc? Si trova forse in (Jramsci. 
gia cosi cliiaramenle dispiegala. i|iiel-
la valulazione del sigiiiricalo oggelli-
vamenti- unilario della polilica del ('a-
vour primo miiiisiro del Itcgno ili Sar-
degua e non aurora convinlo della ne-
cessila immediata della uuilii-azionc. n 
rapprezzamcnlo dei molivi iulern.i-
zionali del polari/zarsi inliirno alia 
monanli ia 'aliaml i del procc-so di uni-

mal er v A noi «( nili lii-a/ione uaznii 
di no; il d i e comporla ncccssaiianien-
le la costala/.ioiie di un approfondi-
uienlo c di lino sviluppo. riconoseiulo. 
come e nccessario e fin ovvio. d i e il 
pimlo di parlenza c lo slcsso. Ma » Ma-
zarino » prescinde da quesio esame 
concielii e neppure ne prendc in con-
siderazione la possjliilila. I'er llli pro-
hahilmenle. il « Kisor^imcnlo » e es-
senzialiucnte till « periodo n o un 
« conretlo i» e la inlerprelazione e*una 
(i ipiestione ». roMrchc diviene pill im-
porlanle coslalare d ie c l lmico liliro 
spccillco cilalo c ipicllo del Itoiloliro 
sul pupolo del Mc/./.o^iorno agli ini/.i 
del Itisorgiuienlo puhlilicalo ncl l')2d n: 
c non si e accorlo (aliimc i|uanla poca 
mali/ia in ipieslo hravo professore. 
che pure ha preso lo pseiiiloiiimo di 
uu lale cardinale!) quale peilagogica 
civelleria sia insila. in un leslo cosi 
pieno di riferimenli indirelli an d ie a 
sliuli receiilissimi. in quell'imico rin-
vio in nola all'opera non rcccule, ma 
sen/a dulihio iuiportante di lino stori-
co d i e difTicilmenlc polrchhc (pjalifi-
carsi marxista o democralico come il 
Itoiloliro. 

A « Mazarino », se nnn mieressann 
i giudizi slorici su momenli, si-
luazioni e Hgure del Misorgimen-

lo, interessa invece il prohlema melo-
ilologiro dei rapporli Ira storia e po
lilica: per il quale ripropone sen/a 
inqiiietudini la soluzinne crociana. 
forse appena con qualche inflessione 
<( lilieralrice ». Ma anchc ai proldemi 
gcnerali hisogua sapere risalire correl-
lamente dalle occasioni pei quali si e 
preso le mosse. E qui I'mcasjone i-
appunto il dalo da cui voliitamente si 
presdnde, seu/.a volerne prenderc alio 
K' quesl'approfonilimenlo di gimli/i e 
• li prospellive sulla foriuazinne della 
unila nazionale italiana d ie in Toglial
li uasceva si dallo sforzo di aiularc <i le 
forze in isvilupiio a dixenire |iiu con-
sapevoli di se stesse e quiudi piu 
conrrelameute allivc e fal l ive». ma 
anclic, proprio manlcuemlosi fedele a 
ipiesto programma di (Jramsci, iideren-
do alio sviluppo di questc forze, il 
che siguilira proponendosi i proldemi 
di prospetliva d ie la posizione di ipie-
sle forze divenule « piu concrelaiucn-
le attive e fallive » vcuiva delincaudo. 
Non si ricsce assoliilamcute a com-
premiere Icvol i i / io l ie della valulazio
ne di O a m s r i . di Toglialli e piu in 
generale della pro*pelliva marxista sul
la storia d'llalia se non si liene con-
lo d i e il punlo di rifcrituenlo ciislan-
le, il prcsupposlo indispcnsahilc anche 
se lion capace ila solo di assorbire ogni 
possihilila cspressiva, e rosliluito dal 
progressivo iisreiulerir del moviiiieiilo 
opcraio e demorralico nclla storia del 
noslro paese. II rapporlo Ira storia e 
polilica non e percio un rapporlo a 
sensn nnii'o. K henchc. i>g2i per dirla 
con un lermine euro a eerie mode del 
momento. lo si « conlesti >» resta tullo-
ra una delle fonli piu validc del sa
pere iimano del nostro tempo. 

Ernesto Ragionieri 

NELLA FOTO: Marzo 1964 - To-
gliatti nei corridol della Normale 
di Pisa, insieme ai dirigenti della 
Scuola, prima della conferenza agli 
student! sulla politica del PCI du
rante la seconda guerra mondiale, 
la Resistenza e il dopoguerra. 

GRAMSCI IN UNGHERIA 
Esce a Budapest un'antologia degli scritti del fondatore del PCI 

BUDAPEST, jebbraio. 
A giorni nelle librerie di 

Budapest apparira la prima 
antologia ungherese. di scrit
ti gramsciani. L'edlzione del 
volume, curato dal la Casa Edi-
trice Kossuth, e molto attesa 
nei circoli cultural! c politici 
magiari. Antonio Gramsci A 
conosciuto flnora in Ungherla 
da una cerchia piutlosto ri-
stretta di studiosi e di uominl 
politici. Ann! or sono venne-
ro pubblicate alcune delle sue 
Lettere dal carcere ma tro-
varono scarsa eco. Recente-
mente, la Rlvista fllotoptca 
pubhlico un saggio. estrema-
mente interessante. su Gram
sci, dovuto a Geza Sallay 

Gli studiosi ungheresi han-
no scoperto il prezioso patri-
monio d'idec del fondatore 
del PCI quando. lo scor.-o an

no. un certo nuniero di essi 
partecipo alle lezioni e alJe 
conferenze dell'Istituto Gram
sci di Homa: ci6. unito alia 
crescente attenzione dedicata 
nll'nttivita e alle posizioni del 
PCI. , non solo sul terreno 
politico, ma anche su quelln 
culturale, ha nccentuato il 
desiderio di una conoscenza 
sempre piu approfondita del
le sue opere. 

L'antologia comprende scrit
ti tratti dal Rtsorgimento, da 
Leircratura e vila nazionale, 
da // materlaU-tmo stortro e 
la filosofia di Benedetto Cro-
ce. da Pa.s5ato e Presente. da 
Gli intelletluali e I'organizza-
zione della cultura, dalle No
te sul Machiarelll. 

1 traduttori dei testl, Fo-
garasy Miklos. Sallay Geza, 
Kiraly Erz<obet e Rozsa Zol-

tan. sono tra i giovani inse-
gnanti universitari impegnati 
neirazione intesa ad inserire 
la cultura ungherese in quel
la europea e mondiale e. nei 
contempo, a farle acquistare 
una flsionomia propria, libe
ra di provincialismi e pro-
fondamente radicata nell'at-
tuale re.dta del loro Paese: 
Antonio Gramsci viene giudi-
cato a questo fine un maestro 
ineguagliabile 

La rivista Vafo^af; (La real
ty). una tra le piu diffuse in 
Ungheria. ha chiesto alia Kos
suth di pubb'.icare nei suo 
prossinio numero ampi stral-
ci deM'antologia. Questo con-
ferma quanto sia nmpia 1'at-
tesa per questo libro 

A.G. Pa rod i 

Sui problemi del turismo so-
eiale e del - tempo libero ~ 
dei lavoratori esiste ormai 
una fioritura di studi ed in-
«*hieste tali da indurre a ten-
tare una bibliografia. II volu
me (•) che presentiamo alia 
attenzione dei nostri lettori. 
pur non essendo un trattato 
nei senso piu ampio della 
espressione. ha il pregio di il-
luminare la questione da un 
punto di vista, per cosl dire. 
particolare: il -- tempo libe
ro - dei lavoratori. le loro fe-
ne. '.e loro possibility di fare 
I - turisti -. viste alia luce 
della condizione operaia nei 
nostro Paese. 

I'er questo crediamo di po-
ter atTermare che il libro. ben-
che altro non sia che una rac-
coltn degli studi e delle mo-
nogmfie presentate al con-
vegno fiorentino dell'ETLI-
CGIL (Ente turistlco dei lavo
ratori italianP. rappresenta 
«in primo riuscito tentativo di 
affront are un prohlema socia-
le di assai vaste dimensioni. 
Partendo. infatti. dal modo 
con cui il lavoratore vtone 
- spremuto - nella fnbhrk-a 
moderna i| convegno qui n-
cordato ha elnborato una Fo
lio di propose volte a soddl-

sfare le esigenze culturali, 
sportive, ricreative ed igieni-
co-sanitarie di ogni singolo 
lavoratore. E ci6 in rapporto, 
appunto. ai continul muta-
menti e perfezionamenti tec-
nologici e alia riduzlone del-
1'orario — e dei giorni — di 
lavoro. che costituisce ancora 
oggi uno degli obbiettivi pri-
mari del movimento sinda-
cale. 

Questo intreccio. qucsta tn-
terdipendenza anzi fra la con
dizione del lavoratore all'in-
tcrno dcll'azienaa (salarl. rit-
mi di lavoro) e la sua condi
zione di cittndino 'periodo di 
riposo e cioe - tempo libe
ro - ) e gia una prova dell'im-
port?nza e dell'attualita del
ta raccolta. Ma il volume del-
l'Edilrice sindacale italiana 
interessa anche per la vasti-
ta dei temi discussi e per le 
valide indicazioni fornite al 
fine di affrontare. in concre
te. le questioni del turismo di 
massa. 

sir. se. 

storia itica 
Un libro di Henri Brunschwig 

MITIEREALTA 
DELL'IMPERIALISMO 

COLONIALE FRANCESE 

Tempo libero e 
turismo sociale 

(*) Tempo libero e turismo 
sociale. a cura del la Edi-
trice s indacale italiana 

Non e'e soluzione alia fame dell'lndia? 

t. 

Nei non ave* saputo procederc ad una effettiva riforma 
agraria da quale rompesse con il grande latifondismo 
assenteista e con la eeressiva frantuniazione della piceola 
proprieta contadina) e nelPaver invece sperato di ottcnere 
successi con la propaganda delle tecmche anticoncezio-
nali (di denvazione neumalthusianai: in cift stanno I'er-
rore e la responsabilita dei diritcnti dell'lndia dalla data 
oeH'indipendeDza ad oggi di fronte al drammattco pro-
h:ema della feme La non avvenuta riforma agraria ha 
lascinto ai livelli piii bassl la produttivita agricola. la 
propaganda anticoncezlonale non ha ovviamente sortito 
effetti. che e possibile avere soltanto qusndo siano ga-
rantiti un maggiore benessere e quindi una maggiore 
diffusione della cultura A queste conclusioni giunge 
sostanzialmente uno studio che la rivista Saprre ha dedi-
cato a uno dei problemi piii tragici del nostro tempo: 
<r L'India ha fame » 

L'interesse dello studio e dato anche dalle aggiornn-
tissime cifre che vengono fornite sul sottosviluppo del
l'lndia L'indiano ha oem a sua disposizioi.e 1 9lM calorie 
al giorno. contro le 3tXV) che rappresentano il fabbisogno 
minimo giornaliero: ha un reddito di 3KO00 lire annue 
contro le 39SO00 dell'ltalia II «̂ 0 per cento delle f a m i n e 
conladine - indiane ha a disp«isizioiie poderi infenon ai 
due ettari; il PS per cento del coutadim ha debiti per 
prestiti usurari Un quitito dei Mmbi indiam muore nei 
primo anno di vita e solo * su dieci raggiungono i venti 
anni Le malattie in India hanno prnporzloni spaventose: 
due milioni di lebbrosi, 10 milioni di ammalati venerci, 
cinque milioni di tbc. 

L"S2 per cento della popolazionc indiana <3tVl milioni 
, ciica) vive in campagna. in 564 2o8 villaggi. 34P 105 dei 

quali hanno meno di 5O0 abitanti 
Nei sveolo svorso e nei priini sessanta anni di questo 

40 milioni di indiam sono morti di fame, ad un ntmo 
di (>fi6 morti di fame al giorno 

La rivista scrive ehe per f:ir fronte ai gravi problemi 
dell'lndia — o almeno per cominciare a batter-1 «" 
qualche prospetliva di successo — occorre agire piu 
encrgicamcnte sulla produzione. sia nei campo agricoio. 
che resta pur sempre il fondamcr.tale. sia nei settori 
sccondario e terziario che dal 1051 ad oesi hanno avuto 
un certo impulso - Che un passo piii svelto non sia impos-
sibile — conclude Sapere — e dimostrato dallesempio 
dclla Cina che in dieci anni ha aumentato di due voitc 
e mezzo la produzione aghcola -. 

• • • 
L'agenzia Heuter rtferisce che il governo laburista 

inglese ha intcnzione di semplificare il sistcma legislative! 
esistentc in Gran Bretagna I magistratt inalcsi si trovano 
di fronte ad una situazione di questo gent re- I tribunah 

• inglesi debttono - ispirarsi - n - precedonli - che assom-
niano alia cifra di 300000. fra que-ti -precedent!- e 
leggi vere e propne ve ne sono che nsalgono al 13* se-
colo. e «ono in numero di 4 000 E<istono poi 100 volumi 
di altre lecei Inoltre per risolvere rerte cause «i debbono 
studiare dozzine di le^iji parlamentari Una qnarantina 
di esse trattano le sole questioni matrimomaii e familiari. 

m. 9. 

Orano 1961; soldati frances i perquis i scono cittadlni m u s u l m a n i pr ima di lasclarl i entrare net quart lere europeo del la eltta 

Chi, come noi, ritenga che la formulazione piu corretta e 
generale della questione della tendenza alia espansione colonia-
le del capitalismo di concorrenxa sia siata data da Lenin quando, 

giovanissimo, scriveva che esso « non pud esistere e svilupparsi senza estendere 
continuamente la sfera del suo dominio, senza colonizzare nuovi paesi e tra-
scinare i vecchi paesi non capitalistici nei turbine delVeconomia mondiale v, 
7io?i pud certamente aderire del tutto 

I 

I 

alia spiegazione che dell'origine del 
fenomeno studiato e prospettata in 
questo libro (1) che, sorto dall'esigenza 
di < esporre le caratteristiche dell'impe-
rialismo francese in contrapposizione a 
quelle dealt altri imperialismi, e soprattutto 
di quello inplese -, finisce per attribuire I'av-
vio della grande ondata colonialistica. scate-
natasi nell'ultimo quarto del secolo XIX, al-
I'insorgere di tin cccjtunfe ed esasperato na-
zionalismo in opinioni vubbliche ricetlire e 
rapidamente conquixtate dalle pressanti pero-
razioni dei capi politici e degli intellettuali 
portatori del nuovo rerfao. Ne pud condivi-
derne I'impostazione generale, tutto costruito 
come esso si presenta sulla meccanica e quasi 
compiaciuta contrapposizione fra gli stimoli 
politici e quelli economici. in sottintesa pole-
mica contro interpretazioni banalmente eco-
nomicistiche che gia Labriola e poi Gramsci 
invitavano a non confondere con quelle mar-
xiste. ma che I'antore probabilmente ritiene di 
dover attribuire a studiosi di tale orienta-
mento. 

Non sono d'altrondr ne pochi ne di modc-
sto sianificaio i motivi di attrazione e d'in-
teressp per il lavoro del Brunschwig, che 
pure non considcra il senso e la portata delle 
trasfomiazioni (e della tragedia) manifesta-
tesi n^i paesi colonizzati. e che percio da un 
quadro men che parziale del fenomeno. In-
tanto perche entrambi i versanti delta dico-
tomio da lui introdotta sono analizzati con 
acume e con coscienziositd: dalla formazione 
e dal peso del partito coloniale in Francia 
alia analisi attenta dei beneficiari delle con-
quiste coloniali. dalla intelliaente distinzione 
fra i costi pubblici e i profitti privati stu-
diata con una doenmentazione di buon ri-
liero e discussa con sensato argomentare al 
giusto peso attribuito all'azione di propa
ganda e di sollecitazione rompiuta dai geo-
grafi e dalle socleta aeografiche in farore 
dell'esplorazione e della conquista di nuove 
terre (e con rapione Aldo Garosci auspica 
che anche da noi si prendano ad affrontare 
araomenti simili: ma perchfi non rjcordnre 
I'impcgno. pioniere in questa direzione d^l 
nostra compianto Roberto Battaglia ne La 
prima guerra d'Afrira"). 

Nessun « rimorso 
di coscienza » 

Anche se sono da respingere in blocco le 
conclusioni. secondo le quali »presenfnre 
I'imperi<rii.-;iT7o come un'arida corsa al gua-
danno da parte di capitalist! cupidi di ricchi 
territori e di popolazioni inermi xignifiche-
rebbe non comprendere nulla dell'imveria-
lismo coloniale. Quest'ultimo, come il nazio-
nalismo da cui derivft. fu una virtu I suoi 
pro'aponisti terrirona i grnndi ideali del-
lepoca. lideale nazionale e quello umani-
tario Son ebbcro alcun rimorso di coscien
za ' Si possono nutrire ben porhj dubbi sul 
' rimorso -. ma molti ne insorgono a propo-
sito ' dell'idec.le umenitario •. anche perche. 
per dirla con Walter Markov, uno dei piii 
valorori siorici marristi del colonialismo - se 
non si sta molto attenti. In proarcssivua 
obieftira di un fenomeno storico corre il ri-
sehio di diventare un impaxto di sfruttamen-
to e di opprestione reaii. anzi. addirittura di 
diffamare oani resistenza contro questi so-
pntsi '. 

Va comnnque detto che i fuori discutsione 
la proficuita per «oi dt un laroro che come 
questo uffronta un tema cos\ poco connema-
le ai nostri studi itorici. per quanti dissrnsi 
possnno torgere e per quante riserve pos-
sano nffiorare Ma e nlfreffanfo nccessario 
affermare che se la premessa non esplicita 
alia traduzione italiana foste da ricercarsi 
in una qualche tentazione • egemonizzante -, 
volt a cioe a • rilanciare • un dibattito storio-
grafico tull'imperialismo. che e poi uno dei 
tratti piii peculiar! della ttoria contempo-
ranea, e sulla penelrante valutazione che nc 
dette Lenin, contando tull'equivoco che pud 

determinarsi dall'accostamento dell'aggettivo 
coloniale a quel sostantivo c sulla posizione 
di forza che potrebbe derivare da una at
tenta scelta di tempo c da una interpretu-
zione - gradevole *, allora il discorso merita 
di essere proseguito ancora per un po\ 

Fu probabilmente in Inghilterra. intomo 
al 18S0. che si udl per la prima volta par-
lare di - imperialisnio - per esprimere le 
opinioni e Vazione politica di un rilevantc 
settore della classe dirigente bn'tannica fa-
vorevole ad una crescente espansione dcl-
Vimpero coloniale della Regina Vittoria: c fu 
probabilmente con questo significato che an
che il pubblico italiano lo intese, per merito 
dell'allora giovane giomalista Olindo Mala-
godl che intitold appunto Imperialismo un 
libro, vivace quanto trepidante per le sorti 
della civilta industriale. pubblicato nei 1001. 

L'analisi 
di Lenin 

Una parte non trascurabile di storici eu-
ropei ed americani ha recentemente ripreso 
ad affrontare con ampiezza e con insisten-
:a il problema dellimperialismo su queste 
basl e cioe, piii in generale. sulla sinonimla 
fra imperialismo e colonialismo. Un fatto 
certo non casuale in questo momento di ra-
pido tramonto della dominazione coloniale 
di tipo politico-territoriale, se una sfnonf-
TTiia del genere non solo mistifica il senso 
rente della definizione leniniana (il che non 
pud esser detto. ad esempio, per un saggio 
di Filippo Sacconi comparso sul n. 10 della 
Rivista trimestrale). ma sembra anche sug-
gerire che. esauritosi il vecchio colonialismo. 
anche Vimperialismo scompare ed il capita
lismo pud allora essere, o ritornare ad essere, 
sostenuto come un sistema di rapporti so-
ciali pulito e desiderabile per tuttl. 

F.' nei contesto di tali opinioni che ci sem
bra plausibile il dnbbio poc'anzi accennato 
intorno ad una possibile tentazione • ege
monizzante ' connessa alia traduzione del 
libro del Brunschicia. Si legge infatti nella 
introduzione che: - su qupste fondamenta si 
Inserirce da un Into I'opera di pionieri e 
dall'altro. la speculazione affaristica Questo 
serondo aspetto e quello da cui c sorta la 
spiegazione del fenomeno coloniale o " fm-
pcrinlismo " come prodotto. o addirittura co
me fase essenziale e cwlminanfe del capitalj-
ST770 -. Ora. dovrebbe essere obbliaatoria-
mente Tjoto. in specie a professori di storia, 
che l'analisi leniniana dell'imperialismo non 
parte affatto dal legame territoriale colonia-
madre patria ne si esaurisce in esso, ma 
considera invece tale realta, d'altronde e 
per dirla con Sireezy, - non specifiea delle 
condizioni del capitalismo •. nei generale 
contesto della evoluzione in senso monopo-
liatico del capitalismo di concorrenza tipico 
di un periodo precedente E che essa. percio. 
d>f:'ni>re l imrierinlismo non come coloniali
smo ma appunto come stadio monopolistlco 
del capitalismo aiunto a quella fase di svi
luppo in cui • si e formato il dominio dei 
monopoli c del capitate finanzlnrio. Vespor-
tazione di capitali ha acquistato grande im-
portanza, e cominciata la ripartizione del 
mondo tra i trust internazionali. ed e gia 
compiuta fa riparticione dell'intera superfi-
cie terrestre tra i piii prandl paesi capitali
stici ». Questo e Lenin. F. di qui deve partire 
chi roplfa discutere o anche semplicemente 
citare la sua concezione dell'imperialismo. 
Comportarsi altrimenti vnol dfre fidare ec-
cessivamente nella eventuale Ignoranza del 
lettore ottrechc deformare ai fini di una 
polemica superficial quanto scorretta il sen
so e la lettera del pensiero df una delle piu 
grandi figure del nosfro secolo 

Giorgio Mori 

(1) HENRI BRUNSCHWIG. Mitt e realta 
deli imperialismo coloniale francae. M71-I9H. 
Introduzione dl Aldo G&rosd. Bologna. Cappelll 
Editore. 1964. Pp. 27.1. L. 2.500. t Problemi e fi
gure di storia contemporsnea, 6). 

Storia 
della 

Gestapo 
Una polizia modernissima, 

nttrezzata eon quanto dl piii 
avanzato si potesse disporre 
in quel tempo; una polizia 
spictata che ha ereditato dal 
Medioevo e dall'Inquisizione 
quanto di piii crudele e inu-
mano si fosse manifestato al
lora: questa polizia si chiamo 
Gestapo, il mastino a guardia 
del - nuovo ordine» portato 
dal Terzo Reich. La storia di 
questa polizia. studiata per 
essere un raffinato e insieme 
primordiale strumento di op-
pressione in Germania e fuo
ri dalla Germania, e un elen-
co di crimini etTeratl. di sorde 
Iotte intestine per la suprc-
mazia del comando. a una sto
ria di stragi. di delazioni. di 
uccisioni in massa. di sordide 
montature. di scandali vergo-
gnosi e di false accuse, per 
eliminare gli uomini che da-
vano ombra ai vari iddii del
la costellazione nazistn. 

La storia della Gestapo h 
tutta racchiusa in questi Hmi-
ti di terrore. di allucinazione, 
di raccapriccio. -GESTAPO: 
per dodici anni queste tre sil-
Iabc hanno fatto tremare pri
ma la Germania, poi 1'Europa 
intera. Centinaia di migliaia 
di uomini sono stati persegui-
tati dagli agenti che opera-
vnno dietro lo sehcrmo dl 
quella "sig'a sociale", miglia
ia di csseri sono morti per i 
colpi di essi e dei loro con-
fratelli S .S- . 

Comincia cost 11 libro dl 
Jacques Delarue fSloria del
ta Gestapo. Dall'Oglio. 1!>64. 
pp. 503. L. 3500), un ex rcs!-
stente francese. gia npparte-
nente alia polizia; che dopo 
la guerra si trov6 nella feltce 
situazione di poter esaminare. 
per incarico del governo. tuttl 
gli incartamenti sull'organiz-
zazione e l'attivita della Ge
stapo in Francia. Da qui In. 
idea di mettcre a frutto que
sta ricerca per fame un li
bro, un volume che documen-
tassc i metodi usati nei ter-
ritorio ocrupnto dalla f«roca 
polizia segreta nazlsta. Ne 
nacque invece. con un disegro 
piii nmpio. un volume su tut
ta la storia della Gestapo, dal
la na.-cita conn- polizia dello 
Stato prusciino ereditato pot 
dal Reioh. fino alia cadutft fi
nale del mo^truoso regime. 

Tuttavi 1. ii libro ha una sua 
discontinuity tra le v.arie par
ti: esso risente infatti note-
volmcnte del grado di prepa-
rnzione riell'autore il quale. 
affrontando i problemi che 
lo hanno toccato da vicino. 
come I'occupazione della 
Francia, o che piu lo hanno 
eolpito. come i document! sul 
terrore nei eampi di stermi-
nio. da al suo racconto uno 
stile di vieorosa partecioazio-
n-\ mentre laddovo afTronta 
1'indagine sulla naturn del na-
zi<mn da un'interpreUzione 
ins^ddisfacentf. che pare ba-
satn su ind'ieinl antropotne-
triche di lombrosiani a enri-
co dei personaegi nazlsti. 
Sfugcono all'autore la natura 
di clas*e del nazismo e 1 lc-
gami tra nazismo e fascismo 
In generale, e grande capltale. 

Adolf o Scclpelli 
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