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un importante saggio di Maurice Dobb 

Sviluppo economico 
/ 

e pianif icazione 
Un importante contribute* di analisi agli studi 
teorici e all'orientamento che nella formula-
zione dei piani e nella scelta degli obiettivi deve 
essere di guida per le trasformazioni economiche 

1 ' U n i t A / marttdi 21 maggio 1963 

ica 
Camere, deputati e senator! nei risul 

• - . ' • . • • ' . . . • ' ' - - . 

dell'indagine compiuta da una equipe di studios! 

VECCHIO 

& 

Nella lotteratura ocono-
mica contemporanea i pro-
blomi coiicernonti lo svilup
po economico e le politiche 
di piano sono venuti assu-
inendo un rllievo ciescente. 
particolarmente potto la spin-
ta e la sollecitazione che al
ia loro elaborazione sono ve-
nute dal jjrande processo in 
atto di ribVORho e di em.ui-
eipnzione delle popolazioni 
economienmente meno pro-
Kicdite del mondo, e dal 
confronto nel ritmi di svi
luppo tra paesi capitalistici 
e socialisti. E* stata certa-
mente questa componente 
c pratica » del recente svilup
po degli studi in matei ia, 
che ha indotto la stessa teo-
ria economica tradizionale a 
modificare alcuni dei suoi 
vecchi schemi. per adeguarli 
ai nuovi contenuti della real-
ta del mondo contemporaneo. 
Ma giacche i problemi dello 
sviluppo e della pianificazio-
ne economica hanno a che 
fare con processi essenzial-
mente dinamici. mentre i 
presupposti di molte recenti 
elaborazioni di tali problemi 
rpstano in gran parte quelh 
della tradizionale analisi sta-
tica della teoria marginale, 
anche i nuovi sthemi in ge-
nere mal si prestano a rap-
presentare i processi di uno 
sviluppo pianificato, che ha 
caratteristiche sue proprie e 
diverse da quelle geneial-
mente considerate in tali 
echemi (o «model l i») . Da 
questa situazione deriva la 
insoddisfazione degli econo
m i s t piu avveititi quando si 
tratta di valutare l'appoito 
conoscitivo (il valore « inter-
prctativo ») di questo genere 
di analisi. 

Proporzibni 
e « model I i » 

i t r ' 

Si puo comprendere cosi 
meglio, alio stato attuale 
di queste indagini, il contri
bute che il noto economista 
marxista Maurice Dobb ha 
inteso apportare con il suo 
piu recente lavoro (1), An 
Essay on Economic Growth 
und Planning, ehe ora ap-
pare in quest'ottima tradu-
zione italiana per i tipi de
gli Editori Riuniti. La sua 
infatti e un'analisi che si di
stingue, per alcuni aspetti 
importanti, da quelle che in 
materia sono venute di mo-
da in qucsti ultimi anni nel
la letteratura economica del-
1'Occidente europeo e degli 
Stati Uniti, soprattutto nella 
impostazione dei problemi di 
sviluppo pianificato e quindi 
nelle conclusioni che discen-
dono dalle premesse o ipo-
tesi. sulle quali e costruita 
tutta l'analisi. 

Dobb contesta, anzitutto la 
vahdita di alcune tra le prin-
cipali assunzioni che le recenti 
teorie d'ispirazione keynesia-
n a . e in genere le teorie fon-
date sul concetto di -produtti
vita marginale dei fattori della 
produzione », pongono a fon-
damento dei piii correnti mo-
delli di sviluppo. Si tratta, 
in particolare. delle assun
zioni concernenti il rapporto 
che in una politica di piano 
puo stabilirsi tra investimen-
ti e consumi in un certo onz-
zonte temporale, e delle ipo-
tesi formulate dalla teoria 
delle « proporzioni tra i fat-
tori produttivi ». In base a 
tali teorie si assume gene-
ralmente fad esempio: nei 
modelli del tipo Harrod-Do-
mar) un certo saggio degli 
investimenti Co raDporto tra 
risparmio c reddito nazio-
nale) . che condiziona fin dal-
1'inizio il saggio di sviluppo 
dell'economia nel tempo: op-
pure si fa discendere dal 
principio della c produttivita 
marginale dei fattori * la 
conclusione che la via piu 
conveniente di svilunpo dei 
paesi economica mente arre-
trati sarebbe quella di uti-
lizzare le riserve di lavoro 
disponibili. che sono sovrab-
bondanti risnetto al caoitale 
esistente. ad un ba«so livello 
di attrezzatur*> strumentali 
(o. come si dice nel gereo 
degli economisti. con una 
bassa intensity di capitale>. 

TJna considcrevole parte 
dell'analisi del Dobb tende 
a mostrarc, con un clevato 
grado di rigore scientifico. 
I'inadcguatc7za e 1'erroneita 
di siffatte assunzioni. II suo 
ragionamento analitico. che 
c svolto con l'ausilio dei piu 
modcrni metodi e strumenti 
d'indagine. arriva a conclu
sioni che hanno un notevole 
rilicvo pratico oltre che tco-
rico. Al riguardo degli sche
mi della modellistica d'ispi-
razione kevneu'ana prima ri-
cordati. cgh dimostra che cio 
che imnorta veramente. dal 
punto di vista della politica 
di piano da adottnre. non c 
tanto il valore che il saggio 
degli investimenti puo averc 
ad una oualsMsi data ini-
zialc (c che puo desumersi 
dalla stessa esperienza del 
paMttd). CI6 che conta so

prattutto e. invece. il inodo 
con cui viene utihzzato quel 
volume d'inveetimenti. e in 
quale misura un particolare 
modo di utilizzarlo pu6 influi-
re s»l sajjgio al quale puo va-
riare quel volume d'mvesti-
nionti Quosta conclusione e 
importante perche ne denva 
che non puo e^ere accettato il 
c n t e n o (geneialmente segui-
to nelle elaborazioni e nelle 
discussion! oggi correnti in 
matei ia di sviluppo econo
mico piogrammato) secondo 
il quale si piocede nell'ana-
lisi ad estiapolare nel futuio 
un ceito saggio di rispaimio 
prccedente. 

Orizzonti 
temporali 

Come nota il Dobb. pur 
essendo importanti questi in-
dici per la formulazione di 
un piano, tuttavia non e le-
cito usarli come fattori rigU 
damente limitativi, perche 
essi stessi finiscono con l'es-
sere modificati dallo stesso 
piocesso di sviluppo Cio in
fatti accade quando si mo-
dificano le pronorzioni in cui 
gli investimenti veneono di-
stiihuiti tra i setfori cbe 
producono mezzi di nrodu-
zione e i settmi oroducenti 
beni di ennsumo. onoure 
quando si ha uno sviluopo 
relntivo dolla capacita pro-
duttiva dellp Industrie di be
ni stiumentali . 

Quanto all'altra tesi. se
condo la ouale i paesi in 
via di svihiDDO dovrebbero 
aonlicare metodi nroduttivi 
che imDipeano relativamente 
poco caDitale e mnlto lavoro 
— secondo i corollari d'una 
tfnria statiea. rome nuplla 
della produttivita nrmrPinale. 
erroneamente anplicata a 
processi dinamipi — l'insi-
gne economista di Cambridge 
ne contesta la valHita teo-
rica e pratica. ' sviluopando 
il concetto (gia prespnte nel
le critiche mosse alia teoria 
tradizionale) che la politica 
degli investimenti deve es-

' sere valutata in base all'ef-
fetto che essa ha sul saggio 
dello sviluppo economico. 
Adottando questo criterio in 
tutta la sua successiva ana
lisi, 1'Autore giunge a con
clusioni notevolmentc diver
gent! dalla teoria delle c pro
porzioni tra i fattori produt
tivi » (che gode tuttora di 
un certo credito tra gli eco
nomisti piu conservatori); 
chiarendo in modo rigoroso 
il rapporto reale tra gli obiet
tivi di una politica di piano, 

concernenti l'aumento del po 
tenziale d'investimento, del-
l'occupazione e del consumo. 

A questo riguardo l'anali
si del Dobb — che e una 
parte essonziale del suo li-
bro SttilMppo economico e 
pianiflcazione — e volta a 
porre in luce come esista cer-
t.imente una distmzione tra 1 
v«.n obiettivi di un piano en-
tro certi liiruti ma ehe si 
pub essere indotti in erro-
le se non si tiene conto del 
fatto che un conflitto tra 
obiettivi — come quello di 
rendere massima la occupa-
zione e il consumo ovvero 
il saggio d'incremento degli 
investimenti — non ha piu 
luogo entro un piu vasto oriz-
zonte temporale della pianifl
cazione La sua analisi mo
st ra. appunto che in tal caso 
gli element! che concorrono 
a rendere piii elevato possi
b l e il saggio di aumento de
gli investimenti renderanno 
massimo anche il saggio di 
sviluppo dell* occupazione e 
del consumo, i cui livelli sa-
ranno anzi maggiori di quel-
li che si sarebbero potuti rag-
giungere con opposte politi-
che. tendenti a renderli mas-
s.mi in un periodo di tempo 
piu breve 

Altri problemi interessanti 
— come quell; riguardanti 
aspetti piu specific! della scel
ta delle tecniche nel settore 
dei beni di consumo ed in 
quello dei beni strumentali, 
la distribuzione dell'investi-
mento tra i vari settori del
l'economia e i rapporti di 
prezzo in un sistema pianifi
cato — sono esaminati dal-
1'Autore con l'impiego dello 
strumento matematico. che b 
assai utile in questo genere 
di indagine (e che richiede 
quindi alcune nozioni specifi-
che in materia da parte del 

•lettore),. • • • 
In conclusione. si tratta di 

una ricerca su! problemi del
lo sviluppo economico e del
la pianiflcazione. che apporta 
un contributo ' importante di 
analisi agli studi teorici. e 
anche all* orientamento che 

' nella formulazione dei piani 
' e nella scelta degl! obiettivi 

deve essere di guida per le 
trasformazioni - economiche. 
che si vogliono apportare 
con una politica di piano. 

Vincenzo Vitello 

E 

NUOVO 
1 i -) 

nel Portamento itoliono 
Come funzionano le due Camere? Qual e la posizione dei partiti? Collegamento o diaframma 
tra « paese reale» e « paese legale»? — Accentramento e decentramento, bicameralismo e 

riforma dei bilanci — I pregi e i difetti di un'opera importante 

(1) Maurice Dobb. Sviluppo 
economico e pianiflcazione Edi
tori Riuniti. Roma, 1963. pp. J54, 
L 2 500. Traduzione di L. Oc-
chioncro. 

Nel panorama, tutt'altro che 
ricco. dello studio dei feno-
meni politici in Italia, si e 
inserita in queste settimane 
una pubblicazione di un no
tevole rilievo- II Parlamento 
Italiano a cura di una equipe 
diretta da Gioua?ini Sartori, 
professore di • Sociologia e 
Scienza Politica (Napoli, Edl-
zioni Scientifiche Italiane). Si 
tratta di quattro saggi che 
partono da una base di la
voro comune. una raccolta di 
dati effettuata con questiona-
ri riempiti dai deputati eletti 
al Parlamento dalla Costituen-
te in poi ed una rilevazione 
attenta della produzione legi-
slatwa della Camera 

Stefano Somogyi ha curato 
la elaborazione statistica dei 
dati raccolti, offrendoci una 
analisi della professione, li
vello culturale. anzianitd di 
partifo. < professionalizzazione 
politica ecc. dei costituenti e 
deputati fino a quelli del-
Vultima legislatura: Luigi Lot-
ti ha disegnato un profilo sto-
rico del Parlamento partendo 
dall'ultima Camera eletta con 
suffragio ristretto nel 1909; 
Alberto Predieri professore di 
diritto costituzionale. ha esa-
minato la quantita e la qua
nta della produzione legisla-
tiva delle Camere. Nella par
te conclusiva, Sartori ci of-
fre alcune indicazioni sulla 
fisionomia e la funzione del 
Parlamento. che vanno oltre 
la ovvieta delle consuete in
dagini sociologiche e che pos-
sono rappresentare un contri
buto importante al dibattito 
sulle istituzioni e il loro fun-

zionamento 
Questo dibattito e in corso 

ormai nel nottro paese da al
cuni anni. grazie anche al 
contributo ad esso portato 
dalla elaborazione del movi-
mento operaio e del Partito 
comunista, ma troppo spesso 
viene avvilito in alcuni set-
tori della nottra pubblicistica 
in una polemica sterile, per 
non dire qualunquistica. sul
la ' partitocrazia». nel va-
gheggiamento di un idillico 
' bel tempo aniico » che fini-
sce (ironia della sorte') con 
tl coincide -e con I'epoca del 
collegia uninommale. dei maz-
zieri e del suffragio riserva-
to ad una esigua minoranza 
di possidentis 

II saggio di Sartori ha il 
vantaggio di rifiutare questo 
ciarpame e di prendere le 
mosse dalla realta italiana di 
oggi, della quale i grandi par
titi di massa costituiscono. e 
non a caso. una componen
te essenziale. Per cio che si 
riferisce al quesito se i par
titi colleghino il * paese rea
le - e if * paese legale > o 
non rappresentino invece un 
diaframma che It separa si 
•pud anche consentire con Vau-
tore quando affcrma che la 
' sintonizzazione» tra paese 
reale e paese legale «• non 
dipende dal fatto che i par- ) 
titi controllino o meno Velet-
torato... ma dallo schieramen-
to dei paritti c piu esatta-
mente dalla sua semplicita 
ed intelligibilita •». Deve esse
re cioe data all'elcttorato la 
possibilitA di identificare con 
chiarezza le alternative -poli-

libri di storia 
I partiti politici nella storia ditalia 

A ilicioiio anni di dislanza dalla sua prima apparizinnc si 
ripubhlica ora. nella quaria cdizione, un'oprrolla dhenuta tin 
pircolo classicn c un punto di riforimcnlo nbhligato negli studi 
sulla storia italiana di questo ultimo sccolo (Carlo Mnrandi, 
/ partiti politici nella Storia d'ltalia, con prcfazionc di Giotanni 
Spadnlini, Aggtornamcnti bibliocrafici ed appendice a cura 
di Luigi Loui , Fircnze, Lc Monnicr, 1963, p. X I V - 185 L. 1.200). 
A rafione nella sua prcfazionc lo Sp.-ulolini, nel rievorare le 
cirroManze nelle quali i l libro apparvc all'iniloniani della Libe-
razir.nc. in-isie sui pregi di sinte«i e di misura deH'oncra del 
Moramli semprc risrnntrabili anrhc la dote gli studi su«ritati 
da quest'npera abbiano procediito oltre lc sue conrltisinni. 

IVnbahilmcnte si sarebbe poluto acgiimcere, se si fo-.se 
lornali allc recen«inni che di quello libro furono pubhlicate al 
MIO primo apparire, die lc o*ser\azioni che vi furono spe*e 
intorno (sostanzialc dipendenza delFimposiazinne di que->ta 
opera dalla Storia d~Italia del Croce; concczinne apprnssimati\a 
del caraitcrc dei partiti ecc.) non ne indhiduarnno a pieno 
Timporlanza. Questa consisle, piulioslo che in una explicit.! 
dirhiarazione di prinripi nuovi, in una arcorta mediazionc di 
siiggettioni ditcrsc provenienti da una ripresa di conosccn/a 
del pen^irro pnliiico democratieo italiano e filtrate aitra\er-o 
una metodnlogia slorica aperta e gia rcsa esperia dal confronto 
con numcrosi e di\ersi problemi della storia italiana. 

La prescnte ristampa si arrirrhisre di una appendice a>»ai 
informata e eomplr«si\amrntc oggcltiva sui partiti politiri Ita
lian! dal 1926 al 1945 e di un aggiornam<>nto bihliojjrafico as»ai 
utile. L'una c I'aliro sono stati en rati da Luigi Loll i . . 

II Cattolicesimo inglese -
\ « l l a collana di storia del movimenlo catlolieo tdirctla da 

Ciu<eppe Rossini che acroplic d i solito monozrafie dedintc 
a momcnli c problemi panieolari della storia del mo\imenlo 
cattolico italiano appare ora un'opera di argomento divrrso, 
c cioe la traduzione di un'anloloeia di studi sul raitolireMnn 
ingle«c dell'800 gia app^ma presso I-es Kdilions dn Ccrf (Calta-
licrumo inglcw, con pref. di Alfonso Prandi, Roma, edizioni 
5 Lune, Roma. 1963, L. 2.000, pp. 300). I saggi raccolti in 
qucMo \olumc «i raggmppano intorno a tre sezinni: eredita 
storiea e dati soHnlogici, \ i i a della Chicsa, pre«enza del Cat-
lolieenimo nella Nazionr. A l eentro delPanlologia halzano lc 
due tendenze fondamentali a\~vertibili nel cattolieesimo in-
glr*e deH*800, e cioe quella piu «cn«ihilc alia influenza della 
emigrazinne irlande^e, complessivamentc inlegralistica, ehe 
faee\a capo al Manning c quella ehe in\ccc rirhiedeva un piu 
«trello ennlallo con la ci\ i l la moderna e che faeeva capo al 
iNrumann. Alia traduzione italiana ha premesso una introiln-
zionc ASfonso Prandi. il quale ha inteso sntlolinearc alruni 
earatteri distintivi della presenza del cattolieesimo nella \ i ta 
inglese, uno dei dati delta quale c cnstiluito dall'asscn/a di 
un partito politico dei caltoliei. 

Una storia del Giappone moderno 
Fra lc poclmsimc sloric del Giappone moderno dircttamenle 

aeres^ibili al lettore italiano questa the appare ora nelle ft pic-
cole sloric illustrate» sansoniane (Richard Storr>, Storia del 
Giappone moderno, trad, di Laura Messcri, Fircnze, Sanson!. 
1962. pp. 353, L. 1.500) si distingue per arriva re fino ai nostri 
giorni c per i l tono facile ma non snperficialc deire«posizionc. 
Quota , in forma onlinata ed organica, prende le mo"e ilalla 
moluzionc dei Medi j (1867) che segna Tammoilernamento del 
Giappone c il suo ingresso nel no\cro delle grandi potenzc 
e prorede fino ai nostri g iomi : ma. i l libro con tiene anche una 
rapida informazione introdutlha, relal i \a al periodo preceden
t s Come numcrosi scrittori europci di storia asialica e afrieana 
lo Storry non rinuncia qua e la alTesolismo e alia descrizione 
di maniera. La narrazione piana ed infornutiva utilizza numc
rosi riferimenti alia situazione del Giappone nella seconda 
currra mondiale, cosieche rinlcresse della narrazione ne ri*ulia 
raw ivato. Non manrano gli accenni alle con4izioni e alle posi-
/ ioni delle classi sociali. Ma i particolari e le risposte in pro-
posito sono piu radi via via che ci si awicina ai nostri 
tempi. SnlFimpcrialismo piappone>e si apprendono molti par
ticolari relati \ i allc settc nazionalistirhe e ai jtnippi delle forze 
armatc. meno pcro intorno alia sua complc5.-.i\a natura, alia 

sua originc economico-socialc. 

La Resistenza italiana 
l/antoloftia di doenmenti pubblirata da Giampiero Carocei 

per la rollana « Saper tntto i> di Garzanti (G.C^ l*n Rrxislrnza 
italiana. Milano, Garzanti, 1963, pp. 248, L. 500) si attiene so-
stanzialmente al criterio di far posto a lesli di caraitcrc memo-
rialistico o a documenti che nella lore immediatezza tra^met-
tano al lettore « pinltosto die la sen*azione dei problemi pene-
rali. quella dei lanti — e pur spes«o iragicamcnlc analozbi — 
problemi particolari, dei singoli ancn imemi . della grandezza 
morale rhc sottintendc\ano e del me«sa?gio di \erita ehe oggi 
rappresenlano ». 

Per una collana destinata ad un larco pubbliro quale c 
quella nella quale questa antologia appare. la \ i a *ee l lada l 
Carocei appare ragionc\o!e e i risnltaii sono tali che i l libro 
conferi«ce un'immagine \ iva e rirca <lel mo\imcnto dolla Rc-i-
stenza italiana. Una delle sezioni dell'antologia, « I I dibattil > 
delle idee ». eostitiiisec una feliee c necessaria ereezione al cri
terio gencrale seguito dalFantore e rorrisponde alia brc\e, ma 
densa c ehiara introdnzione rhe presenla i problemi Morio-
grafiei 'piu importanti della storia della Re«i*tenza italiana. 
La prcsa in ennsiderazione di qualchc allrn testo (pen<o ad 
esempio a certi seritti di Curiel) a\rebbe probabilmrnte ron-
senlito di ra\"vicinare ulteriormentc i programmi della Resi
stenza e la eonsapevolezza che ne ebbero i »uoi prolagonisti 

.con la prospcltita storiografica ora in discu^ione. • 

Ernesto Ragionieri 

tiche che gli vengono propo
se da ogm partito. il che 
bovente non accade a causa 
del coesistere all'intemo dei 
singoli partiti delle posizioni 
piii diverse e contraddittorie. 
" Per quanto i nostri partiti 
si moltiplichino e suddivida-
no — scrive Sartori — la coa-
bitazione vi resta litigiosa: i 
piccoii partiti sono divisi in 
correnti e frazioni non meno 
faziose ed eterogenee di quel
le dei grandi partiti»: di qui 
un elevato grado di bizanti-
msmo e indecifrabilita che 
caratterizza senza dubbio la 
vita politica italiana (di cui 
sono del resto manifestazio-
ne le pressoche misteriose, per 
il grosso pubblico. dcfinizlo-
ni dei gruppi interni di par
tito e persino di combinazio-
ni governative) e che rappre-
senta il vero diaframma tra 
opinione pubblica e istituzioni. 

La polemica contro la ~ par
titocrazia * si accompagna na-
turalmente alia polemica con
tro la ' professionalizzazione 
pol'ttira >, dimenticando che 
— come scriveva Weber fin 
dal 1918 — la figura del po
litico professional - s i pud 
amare o odiare; cio non to-
glie che essa e il prodotto 
inevitabile della razionalizza-
zione e specializzazione del 
lavoro politico di partito sul 
terreno del suffragio esteso 
alle moltitudini -. E' innega-
bile — e lo studio di cui ci 
stiamo occupando lo dimostra 
— che la percentuale di* po
litici professionals presenti in 
Parlamento tende ad aumen-
tare (erano il 26% nella pri
ma legislatura e sono saliti 
al 38 % nella terza Legisla
tura) e non e certo azzarda-
to prevedere un accenluar-
si del fenomeno in concomi-
tanza con Vaccesso alle Ca
mere di un personate piu gio-
vane sempre pi" prorenien-
te da una carrlera di parti
to. Somogyi dimostra nel suo 
saggio che tra i deputati del 
gruppo di eta tra i 25 e i 40 
anni predomina, in modo piii 
o meno accentuato per i di-
versi partiti. il tipo del poli
tico di professione (55.9%) e 
it politico semi-professiona-
le (42%). 

• La mediazione partiti-cor-
po elettorale in regime .di 
suffragio universale ha reso 
potsibile un largo accesso al
ia Camera di esponenti di ce-
ti sociali che ne erano tradi-
zionalmente esclusi. In questo 
senso il nostra Parlamento 
pud essere considerato ab-
bastanza rappresentativo del
le forze sociali attive nel 
paese. • •" 

, La' XXJI1 Legislatura del 
Regno (1909-1913) portd al
ia Camera deputati che per il 
90 % appartenevano al ceto 
medio-superiore e superiore 
(liberi professionisti. indu-
striali. posiidenli ed aristo-
cratici) e le elezioni imme-
diatamente " successive non 
modificarono questa situazio
ne II quadro comincid a mu-
tare con le eIe*toni del 1919, 
quando. con il successo im
portante conseguito dal Parti
to socialista (1.840.593 voti). 
entrarono alia Camera per la 
prima volta un importante nu-
mero di insegnanti. pubblici-
sti. organizzatori politici ap-
partenenti al ceto medio e 
persino qualche rappresentan-
te dei celt inferiori (lavora-
tori dipendenti) L'ultima le

gislatura repubblicana del 1958 
vedeva inline una netta pre-
ralenza dei ccti medio, me-
dio-inferiore ed inferiore che 
complesswamente presi supe-
ravano la meta dei deputati 
(Una analisi piu dettagliata 
della prorenienza sociale dei 
deputati divisi per partito. 
rnette in ri/iero naturalmcn-
te noteroli differenze: la DC 
e ancora il partito che porta 
alia Camera il maggior nn-
mero di rappresentanti dei 
ceti superiori e medio-supe-

' riori) 
Ma il discorro pin intcrcs-

santc che a nostro awiso apre 
il Sartori tn questo saggio l 

7 >ucllo che si riferisce alia 
unzione ed alia funzionalita 

del Parlamento. aranzando al. 
cunt sugperimenti ed ipofcsi. 
con I quali non povsiamo sem
pre concordare. ma che han
no il mcrito di aprire un dt-
scorso che va riprcio e *rl-

luppato in sede politico e feo* 
rica. 

La prima questwne affron-
tata dall'autore e quella del 
lavoro legislativo del Parla
mento. Vn totale di circa 
2 000 provvedimenti approvati 
per legislatura, eglt scrive, co-
stituisce * una enormita. non 
solo dal punto di vista dei 
destinatari ma anche dal pun
to dt vista della velocita alia 
quale si deve presumere che 
vengano discussi ed approva
ti *. In effetti se si tiene con
to che la approvazione dei 
bilanci (ma a che cosa e ri-
dotta ormai questa essenzia
le funzione delle Camerc!\ 
occupa una notevole quantita 

•di tempo, in media non meno 
del 44 per cento delle ore ef-
lettive di lavoro del Parla
mento, appare evidente che la 
velocita con la quale vengo
no approvate le altre leggi, in 
assemblea e in commissione, 
e in effetti sconcertante. Ma 
e piii grave a nostro avviso 
che a fianco di questa che 
alcuni chiamano 'mania le-
gislativa" caratterizzata da 
una inflazlone di * leggine» 
tipicamente sezionall, setto-
riah, se non addirittura ad 
personam, o il cui contenuto 
effettivo e di natura ammi-

. nistrattva e regolamentare o 
di proroga e modifica di leg
gi gia eslstenti (lo studio del 
Predieri e a questo proposi-
to assai documentato e illu-
minante), sta la tendenza del 
Parlamento a non scegliere. 
Da una parte insomma si ha 
un accesso di att'wita legisla
tivo solo in parte giustificata 
dallo estendersi delle compe-
tenze dello Stato moderno. 
dalValtra un ritardo squtsita-
mente politico, nello affron-
tare le scelte legislative di 
fondo attraverso I'insabbta-
mento. Vostruzionismo di 
maggioranza. lo sfruttamento 
volontano della lentezza e 
macchinosita delle procedure 

• (tra cui il contlnuo rinvio dei 
provvedimenti dall'una all'al
tra assemblea), la pratica del 
rinvio. Vabuso della pratica 
dello stralcio 

Non e inutile ricordare In 
questa sede il sabotaggio cui 
e stata sottoposta da parte 
della maggioranza la legge 
htitutiva della Corte Costitu
zionale. quella delle regioni, 
la riforma del TV di PS. 
quella snlVenergia nucleare, 
ecc. Sostiene il Sartori che 
il lavoro legislativo delle Ca
mere potrebbe essere drasti-
camente alleggerito - provve-
dendo a retativamente poche 
regole generali di particola
re importanza e quindi „ 
creando una gerarchia ed una 
precisa distinzione tra norma-
zione > secondaria e leagi ». 
Assai discutibile la proposta 
dell'autore di lasciar cadere 
senz'altro la iniziativa lepj. 
slativa dei singoli parlamenta-
ri con la istituzione di un co-
mitato che avrebbe il compi-
to di vagliare e trasmettere 
al gorerno sotto forma di 
* raccomandazioni * le propo-
ste del parlamentari stessi e 
la possibilitA di un pubblico 
dibattito delle stesse in aula 
quando la cosa «rmbri di par~ 
ticolare importanza e il go
rerno resti inerte 

II Sartori concepisce in
somma Vattirita leglslatira 
del Parlamento prevalente-
mente come un'attirita di 

• controllo che andrebbe eser-
citata in sede politica an
che per dare modo al Par
lamento di usare con piu 
peso ed efficacia di alcuni 
strumenti come • 1'interroga-
zione. Vinterpellanza. la mo-
zionc e soprattutto Vinchiesta 

Non e'e dubbio che la espe-
rienza di questi anni inse-
gna che nonostanle la quan-
titd non indifferente di la
voro srolta dal Parlamento 
(anche sotto la prcssione del 
nostro partito), di fatto vie
ne ostacolato e impedito il 
pie no polerc di direttira e di 
controllo che la Costituzio-
nc afflda aHe Camere Cost 
come appaiono lenti e ina-
deguati troppo spesso gli stru
menti della interrogazlone e 
interpellanza e limitati i po-
teri di inchicsta (Cio che e 
accaduto per la Fcdcrconsor-
zi fi indicativo). 

iVc" r di#ci lc conrenirc con 
II Sartori che Vattwita le

gislativo cosl com'k assume 
spesso il carattere di una ap
provazione ' a posteriori •» di 
norme e provvedimenti co-
perti dall'anonimato dell'aha 
burocrazia. 

Ma cib che va tenuto pre-
sente e che tale anonimato 
e solo apparente, nel senso 
che esso nasconde un reale 
potere esercitato da ben no-
ti gruppi di pressione, ne 
pud essere sottovalutato — 
come il Sartori fa — lo 
sforzo e la capacita dell'As
semblea di emendare e modi
ficare talvolta in modo radi
cate dei provvedimenti. Cib 
che va tenuto presente e sot-
tolincato anzi, quando si di-
scuta di riforme in tale set-
tore e che esse devono muo-
vere nel senso di dare al , 
Parlamento piii e non meno 
potere decisorio, per impedire 
ogni tipo di soluzione che 
muova verso il trasferimen-
to di tale potere a gruppi di 
tecnocrati che agirebbero, 
fuori del controllo del Par
lamento, sotto le direttive 
dei centri di potere mono-
polistici. II Parlamento va 

liberato insomma da ' tutto 
cib che ne appesantisce il 
lavoro, va studiato il modo 
di superare gli inconvenienti 
determinati dal bicamerali
smo, e ormai indispensabile 
una riforma dei bilanci che 
permetta di controllarli e mo-
dificarli; ma ogni riforma de
ve essere inquadrata nella 
visione e nel dibattito com-
plessivo che preveda "n ac-
crescimento della sovranita 
popolare e del controllo sul-
Vesecutivo. 

In questo ambifo non si 
pub sfuggire tra Valtro alia 
nccessita di accelerare il pro-
cesso di decentramento di po-
teri decisori alle Regioni ed 
agli cnti locali. 

Il lavoro di Sartori e della 
sua equipe ci appare comun-
que come un contributo sti-
molante ad tin dibattito che 
noi comunisti, come dimo-
strano anche le tesi dei no
stri successivi Congressi. sia-
mo preparati ad affrontare 
con tutte le forze democra
tize. 

Miriam Mafai 

I cattolici e 
le campagne 

Cento anni 
di storia agraria 

Non pochi sociolo^hi cat
tolici si sono esercitati, in 
questi ultimi anni, ad analiz-
zare la •« societa rurale » ita
liana quasi sempre per trar-
ne auspici positivi circa le 
sorti politiche (ed anche elet-
toralistiche) del partito cle-
ncale Ne sono sorte mnu-
merevoli « indagini - sull'eso-
do dalle campagne. sull'an-
damento dei redditi e dei con-
cumi, sulla capacita di adat-
t^mento degli ex contadin! 
alle nuove professioni urba
ne: oqnuno di questi studi ha 
preteso di fornire una solu
zione ai problemi agncoli 
prescindendo dalla questione 
sociale e riducendo tutti i 
problemi ad una misurazione 
astratta dei «termini econo-
mici» di essi. Contro questa 
tendenza imperante in cam-
po cattolico (di essa sono 
espressione fitud.Oisi che pu
re hanno una base di seria 
preparazione; ma non man-
cano i - Bartolo Ciccardini 
della socioiogia rurale-) po-
lemizza il professor Mario 
Bandini. tecnico ed economi
sta agrano che tanta parte 
ha avuto nella determinazio-
ne della politica aqrana del
la DC e dei soverni di questi 
anni ma che ora sembra es-
sersi mes=o in disparte alme-
no sul piano della parteci-
pazione diretta alle co^e del
ta politica a^rana ufliciale 

L'occasione e etala offerta 
al Bandini dalla nedizione di 
un suo libro scntto nel i957 
ed ora ristampato con am-
pie aqqiunte ed asgiornamen-
ti (Mario Bandini - Cento 
anni di storia agraria italionu. 
seconda edizione. Ediz.om 
Cinque Lune. pp 270. lire 
1 500) - La baldanzo^a sicu-
rezza di moih giovani econo
misti di ogsji — polemizza 
Bandini — e tale che essi 
credono. anche coprendo I lo
ro racionamenti con I'orpel-
lo delle matematiche espres-
sioni. spesso usate fuor di 
Iuoso e di proposito, di es
sere capaci di fornire ai so-
veraanti e as^i operator! pri-
vati. la chiave d'oro che apre 
le porte del successo II ri-
medio per questa malattia 
dilaqante e la storia -. 

Non manoano. nella parte 
nuova di :;uosta seconda edi
zione del libro di Mano Ban
dini, i npensamenti i tonci 
sulla politica agraria italiana 
dl questi anni. ne l'A. e stato 
avaro di coraggioie affcrma-

zioni circa i problemi socia
li deira«ncoltura. Cosi Ban
dini dimostra di non rite-
nere valide le affermazionl 
sociologiche relative all'esod© 
rurale. eecondo le quali 1'eso-
do sarebbe "di per se - un 
fattore di progrcsso Al con-
trano l'A afferma che Teso-
do e il croacente numero dei 
poderi abbandonati eono una 
riprova della ensi agraria 
e che di tale cr.si sono. nello 
ste«i?o tempo, effetto. e per 
molti territon causa non ulti
ma. in una eorta di reazione a 
catem che costituiscc un vi-
colo cieco nel quale, da anni, 
e cacciata l'asricoltura ita
liana Di uauale valore scien
tifico il rifluto delle tccne 
che vorrebbero far credere 
es«ere gli investimenti di ca
pitals disgiunti dalla rifor
me strutturali. ascnti di rot-
tura delle attuah situaz.oni 
di crisi e di stagnazlone. 

£' in questo quadro che 
Bandmj afferma la nccessita 
e la ineluttabilita delia tra-
sformazione della mezzadrla 
in proprieta contadma. •< I 
mezzadn — afferma — sen-
tono sempre piu forte lo spi-
nto di indipendenza e sen-
tono sempre di piii di es
sere ormai benlssimo capaci 
di mandare avanti le cose per 
conto loro . Chi crcde che 
qiiet-to moto e questi senti
ment. non smno reali ma 
fnitto di un'errata e dema-
coaica azione politica e fuo
ri strada Pronfondi cambia-
menti sono in sest^zione nel 
arande corpo della mezzadria. 
Che essi si manifestino in 
modo piu o meno celere. nes-
iiino puo dirlo: la sola cosa 
certa e che le acque vanno 
\erso ia foce e non vice-
versa -. 

Sfussono — invece — com-
pletamentc o quasi. all'A. 1 
problemi che scatunscono dal 
domimo dei monopoli e dal
la politica degh investimen 
ti. E cio lo porta a consi-
deraziom che t=ono in evi
dente contraddizionc con le 
affermaz.oni relative alia ri
forma della mezzadna (ed 
anche dell'affitto contadmo), 
come la dove loda il Piano 
Verde come esempio di pro-
4r.immaz.one nel settore agrl-
co'o Ma ci6 non toulic va
lore alle p<trti positive del 
libro. 

d. I. 
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