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3.888.003 tra i quindici e i venti anni 
e 4.108.732 tra i venti e i venticinque 

SCORCIO 
SUI 
GIOVANI 

, T lAlmanacco Icllerario Rom-
*J piani 1964 (pp. 235, li
re 3.000) e dedicato a « Eroi, 
miti e problemi ilci giovani 
del nostro tempo». Secoiulo 
la modn, da lelterarin. 1'nl-
manaeco si fa prevnlcntemen-
te sociolngico, puhblica ' in-
chieste, interviste, qiiestinnn-
ri. L'argnnirnto e hen scelto, 
e non solo da! punto di \isia 
dollj niera riiriositii; per cio 
die riguarda in parlicolare 
l'llalia, infatli, mi nello sp.ir-
tiacquc separa coloro die so-
no nali c soiio crcsritili in 
questo dopopncrra dalla gene-
razionc precedente. In una so-
ciela stalica, cnimrrv.tirice, il 
a problema dci giovani » puo 
anche avere scaisa rilevpnza: 
ma quando, come nel noslro 
Paese, gli anni di forma/ionc 
di una nno\a geneiMzinne 
coincidono con un miilamcn-
to profondo, quale e slalo il 
passaggio dalla tetra atmo^fe-
ra del fascismo al niondo tan-
to piu apertn della Repubhli-
ca demncralica, dcllc aspre 
intte di classe, degli scambi c 
dei contatti setup re piu fre-
quenti con la cultura e t co-
stumt di altri popoli, di una 
modificazione notevole sullo 
stesso tenvno socio-economi-
co, la qiiesltone si pone in 
termini diversi. - — 

Esistono infatli, per coloro 
d ie sono giovani oggi — 3 mi-
lioni 888.003 tra i quindici e 
i vent'anni, 4.108.732 tra i ven
ti e i venticinque, sccondo 
Je cifrc riporlate dalVAlma-
uncco — occasion!, possibili
ty, aperture che per coloro 
die divennero ventenni sotto 
il fascismo erano del ttttto 
inimmaginabili. Forse un raf-
fronto di questo gencre avreli-
be giovatn al discorso die si 
tenta di fare nolle pagine di 
questa inchiesta; la sua as-
senza, la manc^nza quasi to-
tale di uno sfondo piu gene
rate, rende infatli spesso cam-
pate nell'aria le aitermazioni 
dei giovani intcrvistati o chia-
mati a riempire i questional. 

TALUiN'E indicazioni si pos-
sono tuttavia trarrc, sia 

pure con molta cautela, dato 
il procedimento del tutto ca-
suale dell'indagine: un'forte 
interesse verso i problemi del-
la famiglia, dei rapporti amo-
rosi e sessuali, e del costume 
in genere. Una formazione 
culturale approssimativa, il 
cui elemento determinante e 
dato non dalv libra o dalla 
rivisla, ma dalla televisione, 
dai quoridiani, dai rotocal-
chi; il prevalere del - mito 
a sportivo » (Rivera risulta al 
primo posto nel la graduatoria 
dei valori di idenlificazione 
— et Chi vorresti esscre? »). 
In un questionario francese, 
condotto su un campione scel-
to scientificamenle, i valori 
sommi, cio di cui non si vor-
rebbe essere privati sono net-
tamente improntati a grettez-
za e conservatorismo: la sa
lute al primo posto (e di gran 
lunga), il danaro al seeondo, 
l'amore soltanto al terzo. 

Infine on prevalere del mo-
dcllo, in campo culturale, del-

lo scienziato sullo scrittorc e 
sul liloaofo: nolle sonole ita-
liaue m e Pinclm-sin c Mala 
roudotta, le prime quatlru 
pernonalila culturnli sono sta
le indicate in Einstein, Fermi, 
Russell, Von Bratin: ma nei 
licei parigini — con molto 
maggiore equilibrio — la gra-
ilualnria e invece Einstein. 
Sartre, Camus,, Teilbard de 
Cliardin. "_ , 

Altrc risposlc sono eiiden-
temenic deformate da faltori 
conlingeuli, o sono addiriltu-
ra incomprensibili, co-.i come 
il magginr valore attribuilo 
alia Fonda/iouc Hal/an die 
alia conquiMn spaziale, nella 
graduatoria degli avvenimenti 
rulturali piu importanti di 
c|,uo-ti ultimi anni: qui o la 
domanda non e stata com-
prcsa (c cerlo e posta ambi-
guamente) o bisogna dire die 
ai giovani inlerroaati sfugge 
in modo parados«alc I'eiior-
me significatn. andie cultura
le in senso strclto, delle im-
prese astronaut idle: co«i co
me puo sorprendere die non 
sia slalo nenncbe aceennato II 
fatto della liborazione dei po
poli cx-cnloniali. Ufa eviden-
temenle «atxenimento cultu
rale » e stato inlesn in ^enso 
ristrelto. pittltoMo appunlo il 
premio Strega o la rappro-
sontazione del ft Galileo » di 
Hrecht. che i piu vasti feno-
meni di trasformazione radi-
rale dell' orizzonte culturale 
dei nostri tempi. ^ 

" P INOLTRE, quanti sono 
• " • stati i giovani opcrai, i 
atovani enntadini interrogati? 
Gli studenti, c gli studenti eit-
tadini per di piu. non sono 
nn campione rapprcscnlatiVo 
del a giovani»: e Milano pre-
vale stille allre localila, etc. 
Piiittostn quindi che come in-
chie.ita, ennsideriamo VAlma-
nucco, in quanto olTre di me-
slio. come un tentativn di rac-
cogliere una tematica: i fu-
nielli. Pinfluenza della tele-
visioue, i faltori della cele-
brita, il cinema, etc. E tut
tavia la pane piu riuscita dot 
volume, a ben guardare, ri-
mane quella tradizinnale: le 
rassegne cullurali, i vividj 
saggi di:- Marisa Bulgheroni 
sul romanzo americano. di Gu' 
glielmi sul romanzo, di Zve-
teremich sn puhblico e scnt-
tori in URS5. di Pelli«ari sul 
flamenco, di Furio Colombo 
sui cabarets di New York e 
San Francisco. 

- Prendiamo percio per buo-
na I'intcnzione dei curatori 
deir^/mnn/icco 1964, concetlia-
mo pure quel tanto di frivo-
lezza che al genere si addice; 
ma non possiamo non con-
cludcre con la modesta indi-
cazione che la sociologia va 

' lasciata at sociologi, e non af-
fidaia ai giornalisti, per quan
to capaci. - Altrimenti si ri-
<chia di pasticciare tutto e 
di offrire ancora una volta 
al lettore l'esempio negative 
di on prodotto «gradevole» 
quanto superficiale. 

Mario Spinella 

riviste 

Realidad 
T apparso in Italia qual-

che giorno fa il primo bu-
mero di una rivista politica 
e culturale in lingua spagno-
la — Realidad — che per 
quanto programmaticamente 
attenta alie cose della Spa-
gna, redatta da spagnoli e 
rivolta particolarmente a let-
tori spagnoli o di lingua spa-
gnola, e alio stesso tempo 
uno strumento di informazio-
ne sia per il movimento ope-
raio spagnolo (che. privo di 
liberta e di organi di stampa 
in patria. trova in Realidad 
una libera tribuna di dibatti-
to) . sia per gli italiani che 
hanno a cuore il cammino 
della Spagna contro la tiran-
nia e il trionfo della demo-
crazia In tutta rEuropa. L'u-
scita delta rivista non e ri-
marchevole per il fatto ch'es-
sa e stata possibile anche per 
1'ospitalita e Taiuto che 11-
talia, il suo movimento de-
mocratico. offre al movimen
to operaio spagnolo: Ton. 
Luigi Longo nel presentare 
Realidad ricorda che gli an
tifascist! italiani gia conob-
bero. negli anni della ditta-
tura fascista, insieme all'a-
marezza di dover pubblicare 
aH'estero giornali e riviste. 
anche 1'esaltante valore del
la solidarieta internazionale; 
interessante e che sia I'ltalia 
a dare possibility di espres-
sione a intellettuali e espo-
ncnti antifascist! spagnoli: e 
rimarchevole e che il conte-
nuto e il tono della rivista 
siano dei piu promettenti'nn 
dal prima numero. 

-,- La pubblicazione. - dopo la 
presentazione di Longo, si 
apre con uno scritto di Fe~ 
derico Sanchez — •Osserva-
zioni su una discussione- — 
dedicato al contrasto fra il 
PCUS e 0 PCC. se ne fa U 
punto e si esaminano temi e 
"modi" reciproci di discus
sione, dal che risulta a quail 
schematism! ed errori possa-
no portare 11 dogmatismo e 
la posizione acritica dei ci-
nes l Seguono: uno studio d! 
Fernando Claudin sul la • Ri-
voluzione pittorica del nostro 
t e m p o - in cui si polemizza 
contro certe chiusure di par
te della critica mamista ver
so i movimenti di avanguar-
dia; e un - Dibattito sulla 
dialettica- di Juan Valdes 
Fra gli scritti dettati da que-
stioni di attualita prendono 
spicco gli articoli sul Trattato 
di Mosca (Hernandez Do-
campo). sulla repressione an 
tidemocratica in Spagna nel 
1963 (Jesus Izcaray) e sul-
TEnciclica Pacem In terrU 
(Luis Costa). Chiudono la ri
vista scritti e testimonianze 
sullo scultore spagnolo Al
berto 'Sanchez, combattente 
della Repubbliea a Guadar-
rama e nel Quinto Reggi-
mento. e battagliero fautore 
del rinnovamento della cul
tura spagnola. morto il 12 
ottobre 1962 (a 67 anni) nel-
I'Unione Sovietica dove in-
tensissima si svolse negli ul
timi anni la sua attivita ar-
tistica. 

m. g« 

Veritd e leggenda su una 
dinastia di banchieri 

La favolosa 

1 * * • . . . ' ' ' . 

I saggi risorgimentali 
d i Rosario Romeo • 

'«/ 

camera 
della famiglia 

Rothschild 
Elle, Guy e Alain Rothschild nella loro sede di Parigl 

"Cofiosco tutti i ministri - scr/vevo 
Rothschild nel 1840 - l\ vedo tutti i 
giorni, e quando la linea che essi se
guono e contraria agli interessi del 

governo, mi reco dal re » 
Nel dicembre del 1840, ' 

James Rothschild scriveva 
da Parigi alia moglie di 
un diplomatico russo, Ma
dame de Nesselrode: « Co-
nosco tutti i ministri, li 
vedo tutti i giorni, e quan
do mi rendo conto che la 
linea • che essi seguono e 
contraria agli interessi del >. 
governo mi reco " dal re, 
che posso incontrare quan
do voglio. E siccome e ri-
saputo che io ho molto da 
perdere,' e che non desi-
de.ro che la tranquillita, si 
ha la maggiore fiduc'ta in 
me e si tiene conto di cio ' 
che dico ». Basta in effetti 
leqgere anche distratta-
mente questi due volu-
mi (1) recentemente com-
parsi, u primo di Egon 
Corti, una specie di pulita 
biografia vecchio stile (si 
tratta di una ristampa am-
pliata con un aggiorna-
mento 'di "Walter Gong) e , 
Valtro di Frederic Morton, 
rievocazione volutamente 
brillante della vita privata 
di una « grande famiglia > 
per * rendersi conto che, 
davvero, re, ministri, de-
putati e ambasciatori, con-
fidenti e consiglieri di re, 
rappresentano nella • vita 
dei Rothschild la parte a 
volte d% protagonisti a vol
te di i comprimari. Era 
quello, il primo decen-
nio della monorchia .or-
leanista, forse il mo-
mento di maggior ful-
gore della « haute banque ^ 
e dei Rothschild in parti-
colare (si ricordi la fa-
mosa battuta che Marx 
mette in bocca al Laffitte 
all'indumani delle trois 
glorieuses: * D'ora tnnan-
zi comanderanno i ban
chieri! >). 

Il patrimonio 
Propementt dal ghetto di 

Francoforte, dove il fon~ 
datore delle fortune della 
dinastia, Meyer Amschel, -
da piccolo mercante prima 
e numismatico poi era gia 
riuscito ad accumulare una 
vistosissima fortuna nel-
Vultimo scorcio del XVlll 
vecolo come uno dei - piii. 
autorevoli esponenti del 
Hofjudentum del Langra-
vio d'Assia Guglielmo IX, 
i cinque figli di Meyer 
Amschel, - insediati nelle 
piii importanti piazze di 
Europa (Nathan a Londra, 
James a Parigi, Amschel 
Meyer a Francoforte, Sa
lomon a Vienna e Carlo a 
Napoli) stavano in quel 
tempo menando la danza 
nel mondo finanziarw 
dopo aver decuplicato il 
gtd rispettabilissimo pa
trimonio del padre attra-
verso rischiosissime e spre-
giudicate operazioni di tra-
sferimenti monetart at ser-
vizio delle coalizioni anti-
napoleoniche e con colpi di 
borsa che hanno preso, con 
il tempo, un vago sapore 
di leggenda come nel caso 
della notizia della vittoria 
di Wellington a Waterloo 
che uno dei corrieri 
Rothschild (istituzione fa-
mosissima per tutto V800) 
avrebbe fatto percenire a 
Londra, a Nathan, con al-
cune ore di anticipo sui 
messaggeri ufficiali con-
sentendogli cost di poter 
acquistare alio Stock Ex
change. CTMTJ colpo solo, 
una colossale quantitd di 
consolidato inglese ai prez-
zi bassissimj ai quali egli 
stesso lo aveva fatto p're-
cipitare vendendonc per 
diverse ore, al fine di dare 
la sensazione di essere in 
possesso di notizie negati
ve sulVesito della battaglia 
e ricomprando poi tutto. 
pochi attimi prima che la 
sconfitta di Napoleone di-
ventasse di puhblico do-
minio. 

Non vi fu cosl un off are 
internazionale di qualche 

rilievo, e in gran parte si 
trattava della classica opc-
razione finanziaria del 
tempo', il prestito pubblico, 
nel quale non dovesse es
sere accertata la presenza 
d[ uno dei cinque fratelli. 
E si pud affermare senza 
tema di esagerare che essi 
avevano nelle loro mani 
molti dei fili, decisivi per 
guidare non solo la poli
tica finanziaria ma la po
litica internazionale verso 
questo o quell'approdo (si 
pensi ad esempio al carat-
tere venale dei loro rap
porti con Metternich e con 
il suo fido Gentz). Negli 
anni fra la Restaurazione 
ed il 1848 quella dei Roth
schild fu comunque una 
politica che mirava alia 
stabilizzazione della pace 
in Europa in un periodo 
nel quale tutti i sovrani, 
ii quindi tutti gli stati, era-
no, 'e'^'abbondaAtemente, 
loro debitori. -

Non fu percio una sem-
plice battuta di • spirito 
quella pronunciata da Ja
mes alia presenza di Na
poleone 111 nel 1859 quan
do ebbe ad esclamare nel 
suo cattivo francese: « Pas 
de patx, pas d'empire!» 
capovolgendo in maniera 
ammonttrice una x « frase 
celebre» dell'imperatore. 
Anni decisivi per molti 
versi, quelli fra il 1815 ed 
il 1848 venivano * propo-
nendo anche, con il rapido 
trionfo della grande indu-
stria, con Vincredibile e 
fragoroso boom - ferrovia-
rio, con la ' gigantesca 
espansione del grande com-
mercio internazionale il 
problema della risponden-
za fra queste realta senza 
precedenti ed il concreto 
assetto (e la funzione) del 
vigente sistema creditizio e 
finanziaria. Quelle che po
chi anni prima erano sem-
brate farneticazioni di cer-
velli malati stavano adesso 
divenendo il verbo di wn 
infero gruppo sociale. *Una 
nuova era si annunciava 
— ? ha scritto uno storico 
francese di ispirazione 
marxista, Jean Bouvter, 
che ha pubblicaio presso 
il < Club du livre » la mi-
gliore fra le piii recenti 
opere sui Rothschild —: 
Tadarfamenfo dei Roth
schild a - questo grande 
balzo dell'economia avreb
be rappresentato un ele
mento altrettanto decisivo 
per essi quanto le loro ma-
novre sul mutevole terre-
no delle schermaglie poli-
tiche ». -

Le ferrovie 
La questione si presen-

tava sotto ' un duplice 
aspetto. In primo luogo si 
trattava di far fronte ad 
esigenze del tutto diverse 
rispetto a quelle dei clien-
t't tradizionali della « haute 
banquet: in fondo il col-
locamento dei titoh di un 
prestito pubblico era una 
operazione che lasciava 
margini molto modesti di 
rischio (salvo il caso di 
turbamenti interni ed in-
ternazionali: il che spiega 
tl legittimismo e il * pa-
cifismo* dei Rothschild) 
e quote assai alte di pro-
fitto Adesso si trattava m-
ver.c di sostenere investi-
menti con prospettive di 
rienlro e di profittabilita 
assai piii lente ed assai 
meno sicure: una linea fer-
roviaria o uno stabilimento 
industriale non erano per 
certo ammortizzabili nel 
giro di alcun't mest e gli 
utili che ne dovevano de-
rivare erano connessi strel-
tamente ad una serie > di 
fattori prevedibili con mol
ta incertezza. 1 Rothschild 
tuttavia non esitarono a 
gcttarsi nella mischia e 
dalla Spagna olla Russia 
essi imposero il loro segno 
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TH£: MONEY TREE 
& 
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FRENCH BRANCH 

L'albero genealogico dei Rothschild: a destra il ramo francese e, a sinistra, il ramo inglese 
. " (Le due illustrazioni sono tratte dalla rivista < Time > di 

• dicembre) _ . T 

su decine di linee ferro-
vtarie importanti e no, su 
grandi Industrie, su minie-
re. Si e parlato di mischia. 
Non - si e fatto certo usp 
di un eufemismo. Il fatto 
e che — e siamo di fronte 
al seeondo aspetto del pro
blema -del V adattamento 
alia nuova realta — erano 
venute sorgendo gia da gli 
anni '30 (ed il 1852 vedra 
la nascita di quel * Credit 
Mobilier », crebtura di due 
fratelli, Isaaced Emile Pe-
rcire, accesi sostenitori 
delle dottrine sansimonia-
ne, con i quali i Rothschild 
Ingaggeranno una"' lotta 
m'oriale che si concludera 
con la loro vittoria) nuovi 
istituti bancari che rap-
presentavano uno dei tantt 
segni dell'* era nuova >. Si 
trattava infatti di banche 
che per condurre le pro-
prie operazioni, esse pure 
di tipo nuovo (finanzia-
menti di nuove Industrie o 
di linee ferroviarie). non 
facecano piii affidamento 
solo sul capitate dei fon-
datori o dei sod ma, ricor-
rendo ad ogni mezzo, sta-
bilivano la base della loro 
attivita nell'accurato, esa-
sperato drenaggio dei rl-
sparmi che si venivano ac-
cumulando, sino ad allora 
sotto forma dipura tesau-
rizzazione, nelle taiche di 
piccoli e medi risparmiato-
ri ai fini della loro mobi-
litazione per lo sviluppo 
economico Contro le nuo
ve nascite bancarte di que
sto ttpo i banchieri tradi
zionali potevano resistcre 
alia sola condizione di 
scendere essi pure su tale 
tcrreno. Lo strumento cre
ditizio portato a tal punto 
di penetrazione e di raffi-
natczza accentuava cosi la 
rapidita dcllo sviluppo del

le forze produttlve e con-
tribuiva a mantenerc in 
stato di permanente lievi 
tazione tutto il sistemu 
economico: si era ormai 
alia vigilia della compnrsn 
del capitate finanziario. 
Nell'eta che si aprtra, i 

•, Rothschild e i loro simtli 
.non avrebbero potuto piii 
sperare di mantenere la 
orevalenzq ed il prestiqio 
precedenti: potevano al 
massimo amministrare sag-
giamente ' le * sterminate 
ricchezze accumulate in 
pochi decenni sulle soffe-
renze di milioni di uomini 

I libti del Corti e del 
Morton rievocano con mai-
celata nostalgia il mondo 
nel quale t cinque figli del-
Vebreo abitante nella rasa 
dall'insegna rossa nella 
Judengasse di Francoforte 
erano assisi da dominatort. 
£' una nostalgia che non 
si pud certo condividere; 
ma pecca a nostro avviso 
di palese dj//icoIfd ad in-
tendere il senso reale del
ta storia chi come un re. 
censore di questi volumi 
voglia ' parlare di « storia 
meschina di banchieri che 
fanno soldi * -e rimprove-
rar loro ai non aver avuto 
« la capacitd morale ed in-
tellettuale di una visione 
complessiva della situatio
ns storica in cut vivevano » r 
e di non aver saputo ve-' 
dere «nella riroluzwne 
francese, nci moti di po-

• polo che ne consegnirono,. 
f porfofori della d'efinitiro 
emancipazinne deali ebrei*. 

•" i\ - Giorgio Mori 

(1) EGON CORTI. I Roth-
; scWJd. Milano. Dall'Oelio edi-

tore,' 1963. Pp. 438 L. 4.000: 
' FREDERIC MORTON. 1 fa-
'' rolosi Rothschild. Milano, 

schede 

Come mori 
Hitler? 

- Come e morto Hitler? Sen
za testimoni, mentre le trup-
pe sovietiche si awic inavano 
alle rovine della canceJIeria. 
II suo corpo semibrueiato. as-
sieme a quello di Eva Braun, 
sposa dell'ultima ora. fu poi 
trovato in una buca del giar-
dino Conclusione - ufficiale: 
suicidio. Henri Ludwig. gior-
nalista tedesco vivente a Ro
ma. e invece convinto che 
Hitler non avrebbe mai avu
to l'energia di spararsi e 
conclude areegnando a Goeb-
bels il compito di -assassino 
del fuehrer*. Un assassino 
benintenzionato poiche sulla 
morte "eroica" di Hitler do-
veva fionre la leggenda ne-
cessaria alia rinascita delta 
nuova Germanta. _ . 

La versione del Ludvvig 
psicologicamente e verosimi-
le. in qualche momento per-
sino convincente. grazie alio 
stile vivace con cui e espo-
«ta: ma In realta e completa-

. mente senza prova. II libro 
L'assassinio di Hitler, pubbli-
cato dall'editore Sugar, si n -
duce cosl a una arguta eser-
citazione condensate nelle 
' inque pagine finali ' L e al-
tre 375 servono a eompletare 
la mole del volume, affastcl-
lando Tatti storici. ritratti del 
personaggi. pettegolezzi. in 
modo talvolta confuso. tal-
volta brillante, sempre poco 
orcdibile. L'autore assicura 
pert che il racconto e vero 
H\ cento per cento. Questio
ne di flducia. 

i . r. t . 

liberate della 

L'interesse dei due volumi recent! nei quali Rosario 
Romeo ha raccolto i suoi scritti spnrsi di storia del Risor-
gimento itnliano (1) consiste nel riproporte, al livello 
piu elaborato riscontrabile nell'attuale panorama della 
storiografia italiana, il problema del caratteie e della 
validtta di una - storiografia liberate intesa-a riconfer-
mare, in forma critica e in confronto con altri orienta-
menti ideali, una interpretazione della storia dell'Italia 
moderna fondata sulla continuita positiva dell'opera 
della classe dirigente e dello Stato unitario. Perche non 
e'e dubbio che una continuita e una sostanziale omoge-
neita di ispirazione sono ravvisabili in questi stndi di 
storia piemontese e meridionale, nei saggi cavouriani e 
nei saggi programmatiei o di carattere piii generale dal 
Romeo pubblicati in questi ultimi quindici anni, in una 
linea che diviene consapevole ed esplicita con lo scritto 
Storia regtonale e storia nazionalc (1952) e che ha il 
suo punto di arrivo nel saggio II Risorgimcnto: realta 
storica e tradizionc morale (1961). Questa linea puo es
sere indtviduata nel tentativo di depurare la storiografia 
liberale dai residut agiografici tuttora presenti nella ver
sione tdealistica attraverso una acquisizione della cono-
scenza della «struttura * che determini e dia un fon-
damento al riafFermato primato della storiografia etico-
politica. La polemica con la storiografia marxista, dal 
Romeo sviluppata in altra sede, e in questi saggi e su 
questa linea costantemente nello sfondo. Percio, anche 
come una ricerca di positiva risposta ai problemi solle-
vati dal marxismo nella conoscenza della storia d'ltalia, 
questi scritti debbono essere letti e valutati. 

Problemi aperti 
Cio che a questa luce colpisce maggiormente il let-

tore che li ripercorre oggi sistematicamente e il dislivel-
lo, e spesso la contraddizione, che si avverte fra osser-
vazioni particolari e tessuto generale del discorso storico, 
fra impostazione programmatica e concreta realizzazio-
ne. Insomma, un discorso piii mosso e piu rotto di quan
to non potrebbe fare jsensare la sistematica realizza-
zione di un programma di ammodernamento della inter-
pretazione liberale della storia d'ltalia. Acquisti e soste, 
progress! e ripiegamenti si alternano di frequente, spes
so anche rispetto alio stesso argomento e in esecuzione 
di un determinato progetto di lavoro e lasciano aperta 

' la valutazione circa l'origine e la coerenza effettive del 
piano iniziato dal Romeo. , r 

Si prenda, ad esempio, il gruppo dei saggi cavouriani, 
tutti quanti scritti e pubblicati negli anni delle cele-
brazioni centenarie. I rilievi interessanti e suggestivi 
non vi mancano certamente. Nel profilo della storio
grafia cavouriana, da Ruggero Bonghi a D. Mack Smith, 
il graduale estenuarsi e insieme il tenace persistere di 
un mito del Cavour < superatore > di tutte le posizioni 
antagonistiche e bene illuminato con abbondanza di rife-
nmenti; nel saggio sin problemi della ricerca cavouriana 
si insiste a ragione sul Cavour uomo di affari al fine 
della stessa formazione della politica cavouriana e si 

* ricorda opportunamente, in polemica coi travestimenti 
della politica economica di Cavour in panni keynesiani, 
come il de'eennio cavouriano, se valse a mobilitare i 
fattori produttivi dell'economia delle acntiche province 
piemontesi, portd tuttavia ad una accumulazione di de
ficit e di debito pubblico con la quale dovette successi-
vamente scontrarsi la politica finanziaria della Destra 
storica. 

In una parola, assai numerose sono le suggestioni pre
senti in questi saggi cavouriani per spostare il fuoco 
della ricerca dall'uomo politico < demiurgico » alle pre-
messe e alle conseguenze oggettive della sua opera po
litica. Ma il capitolo dedicato alia politica cavouriana 

' nell'ampio studio su tl Risorgimento in Piemonte, come 
ebbe a rilevare giustamente alcuni anni or sono Giorgio 
Candeloro, segue da vicino le posizioni dell'Omodeo, piu 
da vicino, potremmo aggiungere, di quanto non lasce-
rebbe presumere la consapevolezza che il Romeo sembra 
esprimere del travaglio storiografico e dei problemi 
aperti della ricerca cavouriana. 

- Un passo indietro 
Un simile confronto, seppure con conclusioni diverse, 

'sarebbe probabilmente possibile anche fra i diversi sag
gi di storia del Risorgimento nell'italia meridionale. Piu 
interessante sembra, pero, rivolgere Tattenzione al sag
gio 11 Risorgimento: realta storica e tradizione morale, 
scritto a conclusione delle celebrazioni centenarie e che, 
proprio per il suo carattere di sintesi generale, puo of
frire la risposta agli interrogativi che ci siamo venuti 
ponendo in margine a queste osservazioni di lettura. II 
Romeo protests spesso in questo suo saggio contro le 
< aperte intrusion]' di carattere politico » che si sarebbero 
fatte valere nelle piu recenti discussioni e ricerche in-
torno alia storia italiana. Ma e persino inutile ritorcere 
questa argomentazione che la storiografia liberale ha 
sempre rivolto contro chi si discosti dai suoi canoni. Una 
esperienza di secoli ha ormai dimostrato che direttive 
di carattere puramente negativo sono del tutto insuf-
ficienti al lavoro storico. Cid che conta sono le forme e 
le conseguenze di queste «intrusioni >, delle quali i 
persecutor! delle < intrusioni > hanno risentito non me
no degli altri. Ed e proprio delle forme e delle conse
guenze nelle quali esse si manifestano oggi nella sto
riografia liberale che il saggio del Romeo e una testi-
monianza eloquente. Perche. a volere formulare nei ter
mini piii possibili il dissenso che sorge alia lettura del 
disegno generale della storia d'ltalia tracciato in questo 
saggio del Romeo, diremmo che e impossibile compren-
-dere e valutare un periodo storico restando nei confini 
piu rigoiosi di una ideologia maturata e affermatasi in 
un periodo precedente. La storia dell'Italia unit a puo 
apparire tuia caduta degli angeli o il contrasto fra gli 
c ideali » di « ridottissime minoranze di eletti » e le neces
sity di < piccoli uomini * soltanto a chi si rifiuti di com-
prendere ' il carattere stoncamente condizionato degli 
ideali liberali e H libri artificiosamente al di sopra della 
storia. L'estraneita delle masse popolari rispetto alio 
Stato italiano uscito dal Risorgimento non e soltanto una 
caratteristica che si imprime sulla nascita e sulla forma
zione dei gruppi di opposizione politica in Italia. ET anche 
un modo di essere intrinseco alio Stato italiano stesso e 
alia realizzazione dei suoi ideali: cid che non dovrebbe 
sfuggire a chi rivendica alio Stato e ai ceti dirigenti di 
questo la funzione unificatrice della storia nazionale. 

La conseguenza piu vistosa di questa contraddizione 
non puo non essere una spiegazione assolutamente insuffi-
ciente della crisi e della fine dello Stato liberale ita
liano. tutta accentrata sulla partecipazione alia prima 
guerra mondiale e sulle sue conseguenze. Qui, rispetto 
alio stesso Croce, si fa un passo indietro piuttosto che 
un passo in avanti Perche nella Storia d'ltalia del Croce 
il terreno « minato > sul quale I'ltalia si awiava verso la 
prima guefra mondiale brulicava di ordigni che, nel-
l'ambito di una concezione idealistica della storia, rap-
presentavano pure delle manifestaztoni dell'eta dell'im-
penalismo. Iegami che congiungevano I'ltalia alia crisi 
generale alia quale il mondo andava incontro in quegli 

.anni. Ma qui il fascismo appare davvero circoscritto 
nello spazio oltre che nel tempo. Piii in generale, la 
storia d'ltalia, o meglio la polemica sulla storia d'ltalia, 
resta isolata dai grandi problemi della storia universale 
del nostro tempo. 

Ernesto Ragionieri 
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