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storia politica ideologia 

In edizione italiana la Critica della Ragione Dialettica 

L'UOMO Dl SARTRE 
Verso una antropologia che apra la strada alia scoperta del «si
gn if ica to profondo della storia e della razionalita dialettica » 

' Pubblicata in Francia 
nel 1960, la Critica della ru-
gione dialettica, I. Teorui 
degli insiemi praha, di 
Jean Paul Sartre, vede ora 
10 luce in italiano nella ac-
curata e nitida traduzione 
di Paolo Caruso (Milano, 
11 Saggiatore, 1963, 2 voll., 
pp. 470 e 474, L. 3.200). 
Come indica il sottotitolo, 
si tratta solo della prima 
parte di una vasta ricerca 
che il fllosofo francese in-
tende compiere intorno alia 
possibllita di costruire una 
< antropologia strutturale e 
storica >, una scienza del-
l'uomo, ciod, che colga nel 
suo divenire storico il mo-
vimento delle strutture ele-
mentari e formali che stan-
no alia base di cio che de-
finiamo, appunto, l'uomo. 
In questa prima parte l'in-
dagine 6 volta soprattutto 
all'intento di risalire a que-
ste strutture elementari, e 
in particolnrc afili « insiemi 
pratici > (I « firuppi uma-
ni > in quanto distinti dai 
meri < assembramenti >). 
Solo dopo questa analisi, in 
certo senso preliminare, il 
cammino verso una antro
pologia che apra la stra
da alia scoperta del « signi-
ficato profondo della Sto
ria e della razionalita dia
lettica > pud ulteriormente 
venire percorso. 

Nello scritto Questloni di 
tnetodo, distinto dalla Cri
tica e pure ad essa intima-
mente connesso e perci6 ri-
pubblicato ad apertura del-
Vopera, Sartre afferma di 
voler compiere la sua ricer
ca c all'interno della filoso-
fla marxista >, in quanto 
egli considers « il marxi-
smo come l'insuperabile fi-
losofla del nostro tempo >., 
Nel quadro del marxismo 
che fornisce « la sola inter-
pretazione valida della sto
ria >, Sartre ritiene che « il 
solo modo concreto di af-
frontare la realta > sia oggi 
quella parttcnlare «ideo
logia » che e l'esistenziali-
smo: e questo almeno tem-
poraneamente. slno a quan-
do cioe i marxisti, ripristi-
nando in pieno il pensiero 
di Marx e sviluppandolo 
coerentemente. non rende-
ranno superfluo l'esisten-
zialismo stesso. 

Queste premesse di me-
todo sartriane hanno susei-
tato gia uu'umpia discus-
sione e vivaci polemiche 
da parte di studiosi marxi
sti, soprattutto in Francia. 
II nocciolo della critica che 
si rivolge al fllosofo esi-
stenzialista e che le sue 
posizioni — malgrado le 
affermazioni in contrario 
— rimangono idealistiche, 
che « l'uomo » che egli po-
stula e indaga rimane, in 
ultima annlisi, piu vicino 
alio Spirito, alia Coscien/a, 
alia Idea di ogni tradizione 
idealistica, che all'uomo 
materialisticamcnte fonda-
to del marxismo. Certo —-
si aggiunge — l'idealismo 
di Sartre, e piu rafllnato, 
e tende a presentarsi come 
una c terza via » tra mate-
rialismo e idealismo; ma si 
tratta solo di un modo p.'i 
sottile di respingere la con-
cezione materialistica Sot-
to questa forma la critica 
non appare del tutto ccn-
vincente: tra il materinli-
smo tradizionale e l'ideali
smo tradizionale il pensie
ro di Marx si pose, a suo 
tempo, anch'esso come una 
«terza via *, e si guardd 
bene — come faranno suc
cessive volgari7zazioni che 
furono anche deformazio-
ni — dal sostenere che ba-
stasse aggiungere al mate-
rialismo metafisico la dia
lettica per risolvere sempli-
cisticamente ralternativa. 

// valore 
della prassi 

Piu fondata e invece 
un'altra obbiezione che si 
fa a Sartre: quella di man-
tenere come terreno privi-
legiato di indagine la « co-
noscenza >, senza tener 
conto, o senza tener conto 
abbastanza, del valore co-
noscitivo determinante del
la azione umana, della 
prassi. 

E' probabilmente questo 
aspetto della impostazione 
sartriana il nucleo di quella 
ambiguita (nei confronti 
del materialismo storico) 
che e stata piu volte posta 
in rilievo, e che fa dubitare 
— sia da parte del pensie

ro marxista, sia da parte 
del pensiero non marxi
sta — che egli sia riusci-
to, almeno sinora, a rea-
lizzare pienamente il suo 
progetto di adoperare 
l'esistenzialismo come un 
metodo di indagine real-
mente situabile. come egli 
si propone, aU'interno del 
marxismo. 

Ma il fatto stesso di 
avere suscitato una cosl 
vasta e approfondita di-
scussione denota il carat-
tere di eccezione della Cri
tica della ra<none dialet
tica, cui 6 difficile conte-
stare di presentarsi come 
una delle maggiori ope-
re filosoflche del nostro se-
colo: un'opera la cui cono-
scenza e senz'altro indi-
spensabile se si vuole oggi 
affrontare la stessa pro-
blematica propria del 
marxismo contemporaneo. 

Fatte queste doverose 
precisazioni di carattere 
generale. occorre aggiun-
gere che probabilmente la 
parte piu affascinante del-
1'opera di Jean Paul Sar
tre va ricercata — come 
in altri suoi libri — nella 
ricchezza e profondita del
le analisi parziali. Qui la 
intelligenza del fllosofo 
francese, il suo ricorrere 
ad una riccn gamma di 
strumenti (il materiali
smo storico. l'esistenziali
smo. il metodo fenomeno-
logico, la psicanalisi. la 
sociologia, 1'antropologia 
culturale), il coraggio in-
tellettuale di cui da prova 
nel rompere schemi preco-
stituiti e— come egli dice 
— < inerti >, si dispiegano 
in risultatl quasi sempre 
convincenti, e in ogni caso 
stimolanti. Gia quando 
uscirono le Questioni di 
metodo, le pagine dedicate 
alia personality di scritto-
re di Flaubert e alle scel-
te da lui compiute appar-
vero tra le meglio riuscite. 

Di queste analisi par
ziali la Critica della ra
gione dialettica e ricchis-
sima: bastera ricordare 
quella del < bisogno », pro-
prio all'inizio dell'opera; 
i numerosi esempi porta-

ti a sostegno della partico-
lare angolazione attraver-
so cui Sartre descrive le 
« relazioni umane >; la di-
scussione sulla < penuria > 
(o scarsezza, rispetto ai bi-
sogni, di beni) come pro-
duttrice di un campo di 
tensione che produce e 
stimola il processo storico. 
e via dicendo. Ma soprat
tutto appare felice l'ampia 
disquisizione intorno alia 
differenza tra semplici 
€ assembramenti >, di per 
^e stessi inerti, e «grup
pi » attivi, al cui limite 
superiore troviamo la clas-
se, e quella operaia in 
modo specifico. 

/ rapporti 
cof marxismo 
E' davvero impossibile 

riassumere in breve que
ste analisi: anzi si puo 
forse osservare che il loro 
pregio consiste proprio 
nella ricchezza dl sfuma-
ture che presentano, intor
no ad ognuna delle quali 
potrebbe allargarsi ed ap-
profondirsi — in modo an-
cor piu analitico — il di-
scorso. Non rest a percio, 
anche sotto questo aspet
to, che invitare alia let-
tura. 

Del resto, l'opera di Sar
tre ha gia agito in misu-
ra notevole nella cultura 
italiana (evidenti sono i 
riscontri di questa influen
za nella piu recente pro-
duzione, per esempio, di 
Enzo Pad) . Di piu: pro
prio attraverso Sartre una 
parte degli studiosi ita-
liani si va riavvicinando 
alia problematica della 
antropologia moderna (a 
Levi-Strauss, per esem
pio), e va investendosi di 
una piu aperta valutazio-
ne di talune ricerche so-
ciologiche, le quali, prese 
in se stesse, senza uno 
sfondo comprensivo, o «to-
talizzante >, erano state 

Jean Paul Sartre 

giustamente oggetto di 
una diffidenza metodologi-
ca, per altro non ancora ] 
superata. • - . I.I 

Anche sotto questi aspet-
ti, percio, la Critica sar
triana appare feconda: 
non si tratta tanto di ac-
cettarla o di respingerla 
nel suo insieme — a pa-
rere di chi scrive — quan
to di utilizzare le sug
gestion! e le indicazioni 
che essa offre. II dialogo 
— e il dibattito ideale — 
del marxismo con Sartre 
ha questo di positivo: che 
va condotto, forse preva-
lentemente, sul terreno 
delle ricerche concrete, de
gli esempi applicati di 

metodo. Convinti come 
i siamo (e lo e, del resto, lo 
- stesso Sartre) che il mate-
- rialismo storico include in 
> se la possibility delle ana-
• lisi piu corrette e delle 
' conclusioni piu chiariflca-
' trici, e nel progresso stes-
- so di questa metodologia 

attraverso singole indagi-
ni che si puo meglio mo-
strare, e dimostrare, quel
la < superiority > di cui, 
con Sartre, una sempre 
piu larga parte della cul
tura contemporanea si va 
convincendo, sia pure an
cora con lentezza e dif-
ficolta. 

Mario Spinella 

schede 

Giappone uno e due 
H Giappone -scoperto- un 

secolo fa dal primo diploma-
tico americano che vi sbar-
c6 nel 1856, ruUa strada aper
ta da navt da gtierra del com-
modoro Perry, ed 11 Giappone 
degli annl '60. osservato da un 
moderno e preparato gtornali-
sta ItaJlano, costituUcono il 
terzo felice abbinameoto del-
Ja collana di viaggi 11 Timone, 
dixetta da Enrico Emanuelli 
(Townsend Harris-Angelo Del 
Boca, Occhlo oiopponeie. Isti-
tuto geograflco De Agostini, 
Novara. 1963, pagg. 308. li
re 2.000). 

In questi 107 annl. I'lmpero 
nipponlco si libera delta 
plurUecoiare tiranma de^li 
-Shogun* Tokugawa. rompe 
il suo tradizionale isolamen-
to. si trasforma in un moderno 
paese lndustriale. pur conser-
vando gelosamente lstituti del 
passato medioevale, eostrutsce 
una sua teoria di superlorlta 
razziale «. con una rapace po
litica colonialist* e dt con-
Sulste, si us'.cura fl dominio 

i buona parte deU'Aata. scon-
trandosi con H concorrente 
imperialismo deuh Stati UmtL 
Al fondo del conditto. il Giap
pone conosce le alluclnantl 

( . 

CONTEMPORANEO 

• N. 68 
J* ufcito il n. «8 (genna'o) 

de - H Contemporaneo - II 
iascicolo jl apre con un sag-
gio di Ignazio Ambrogio su 
Belintki) e la teorxa del rta-
litmo e contiene un tnterven-
to di Giovanni Ugollni A pro
positi) delta rnusica sovietica. 
uno itudio dt Pio Baldelit su 
II mifo dealt • xnxzi » e ta oa-
rabola di Homellinu la onma 
dl una serie di bto^rafie delta 
ResWtenza. Un operafo' co-
munista a cura dt Annamaria 
Grcci. la prima parte di un 
racconto di Aldo De Jaco t 
poeaie di Guido Seborga. 
Coropletano 11 numero It 

it« rubriehe e schede. 

stragl di Hiroshima e Nagasa
ki e la piu profonda umilia-
zione dei suoi vessilli mlllta-
ristici ed impenali. Ma la 
sconfltta nella guerra rappre-
senta soltanto una pa rentes!: 
17 annl dopo U Giappone com
pare di nuovo at vertici delle 
princlpali statlst-.che econo-
miche mondiali ed offre il 
quadro di un paese in esplo-
siva espansione. 

I due momenti di questa 
spettacolare trasformazione, 
quello iniziale e quello atnia-
le. sono. nel llbro, ovviamen-
te ad un llveilo diverso La 
prima parte. U diario del di-
plomatico Harris, e una minu-
z'.osa descrizione delle diffi-
colta e delle lungagglni in-
contrate dall'autore per com
piere la sua mUsione. e cioe 
ottenere il riconosclmento del 
suo -status- di diplomatico e 
concludere un regolare trat
ta to di commercio. In essa gli 
interessi del protagonista 
prendono U sopravvento sul-
i'amb-.ente che lo circonda Al 
fascino dell'avventura da lui 
vissuta e raccontata. tuttav.a. 
Harris unisce osservazioni p«»-
netranti e rivelatrici su cer-
ti aspetti della mentalita e 
delle tradiconi gtapponesi che 
sarcbbcro rima«;tl inalterati 
s:no aj aiorni no?tri 

Del Boca visita il pa056-
invece. con la meme moder
na del siornalista che vuol 
-caplre-. I rapporti social! e 
morali subit in seguito alia 
sconfltta m:litare. la contrad-
dittorieta del -m:racolo- eco-
nomico. 1 pericoli che corrono 
le attuali istiruzioni politlche 
vengono analizzati lucldamen-
te e senza riserve Questa vol
ta. tuttavia. piu cauto che In 
altn suoi libri di via agio, 
Del Boca non azzarda previ
sion! sulle prospettlve Tutte 
le strade sembrano aperte* 
questa e la conciusione ed in 
essa e implicita la confwsione 
deJl'tncertezza che suicita un 
paese "difficile* ed impre-
vediblie in una zona nevral-
gica degh attuali difficill rap
porti mondiali. 

r. c. 

Tradotta in Italia una conferenza del 1955 

La «meta finale» del 
progresso in Block 

Di Ernst Bloch il lettore 
italiano conosce ben poco. 
Scarsi sono gli scritti su di 
lui. e ancora aspettiamo la 
traduzione di una delle sue 
opere piu discusse e impor
ts nti, il Prtn*ip Hoffnunp, 
che un grande editore sta 
preparando. C'e da augu-
rarsi, con qualche fonda-
mento, che da noi la cono-
scenza e la diffusione del 
Prinzip Hoffuung diano 
luogi. a differenza di quan
to e accaduto per le due 
Germanie, a un dibattito 
politico-filosofico assai piu 
« disintercssato » e tale da 
arncchire di nuovi filoni il 
nostro marxismo, ma non 
soltanto il marxismo. 

Non voglio ora sottoli-
neare a quale piano diverso 
appartenga. in Germania. 
chi ha visto in Bloch il 
c cavallo di Troia del co-
munismo >, da un lato, e 
chi pericolose concessioni 
all'ideologia borghese. dal-
Taltro. Posizioni di questo 
tipo non sono le unlche an
che se prevalent! e comun-
que assai diffuse. Gppure 
dovrebbe con tare qualcosa, 
in un paese in cui si e in-
segnato per lungo tempo a 
colli va re la paura. un'ope
ra « che insegna a coltiva-
re la spcranza » Di piu. Se
cond o quanto e sta to gia 
osservato, chi ricerchi un 
contraltare nella cultura 
tedesca a quell'accanito • 
implacabile distruttort • 

negatore di duemila anni 
di storia che e Martin Hei
degger, non puo trovarlo, 
tra 1'altro, neH'opera di 
Bloch? 

Non e qui il luogo per 
prendere contatto con l'ac-
cusa. forse piu comprensi-
bile. rivolta a Bloch da va-
rie parti, cioe l'accusa di 
misticismo. Se. infatti. 
Bloch ha sottolineato il 
< pathos della meta fina
le », la funzione della co-
scienza socialists «antici-
pa'trice », quel termine re-
lativo della storia che e il 
« regno della liberta ». ha 
ben distinto il marxismo 
dagli c immaginan falan-
steri >. e dalle « fantasti-
chene del cosidctto stato 
deU'avvenire». Se Marx, 
ha scritto ancora Bloch. 
esortd a pensare e ad agire 
come uomini disincantati, 
per\-enuti oramai alia ra
gione, «non lo fece per 
smorzare, ma per acuire 
Tentusiasmo per la meta >. 

II tema del future aglsce 
anche nel saggio che qui 
presentiamo (Ernst Bloch, 
Differenziazinni nel concet
to di proqresso. a cura di 
Giancarlo Scorza. « Diffe-
renze», 1, 1962. Urbino. 
Argalia). Si tratta della 
traduzione di una confe
renza letta nell'ottobre del 
1955 all'Accademia delle 
scienze di Berlino e dedi-
cata appunto al concetto di 
progresso. Questo concetto, 

scrive Bloch, 6 per noi uno 
dei piii cari, uno dei piii 
importanti nella nostra Iot-
ta, c uno di quelli che con 
il maltino abbiamo al no
stro fianco ». II tramontan-
te imperialismo. invece, 
tenta di incantare gli uo
mini con un concetto er-
rato di progresso. 

Cos), in una « classe che 
storicamente non ha piii 
future», sussistc un inte-
resse a negare il vero pro
gresso nella storia; da un 
lato mediante una scienza 
e una tecnica sempre piu 
disumane anche se svilup-
pate, dali'altro. con il gio-
co di « sempre nuove fasi » 
del capitalismo. Non c*c 
piu proletariato. si dice, 
non ci sono piu capitali
st!, ma al lore posto una 
nuova « classe media » ac-
canto a un.3 « classe di am-
ministratori ». Ora precisa-
mente questa dottrina e 
l'antico revisionismo che 
«con ideologico passo da 
gigante, pieno di apparen-
ti meraviglie economiche, 
pud mascherarsi da pro
gresso ». 

Bloch sottolinea. per 
converso. di f rente al « nul
la » cui tende con c illuso-
ne punte d'avanguardia » 
questo « grottesco progres
so >, l'importanza della 
meta, dello scopo. < Il sen
so della storia umana. che 
si trova ancora agli inizi. 
e l'edificazione del regno 

della liberta ». Senza que
sto significato, senza que
sto scopo. il progresso non 
e neppure pensabile. 

Certo, se si Iegge tutto 
cio in modo meccanico, 6 
facile cogliere in questa 
tensione di designare il fu
ture elementi di utopismo. 
di escatologirmo. Lo stesso 
Bloch ha ricordato come 
Marx ed Engels abbiano 
pari a to poco del concetto 
dt societa senza classi e del 
regno della liberta. Ma cid 
e av\*enuto. come si legge 
nel Prinzip Hoffnung, per-
che Tintera opera di Mam 
«serve il future * e solo 
nel futuro puo venire 
«compresa e compiuta ». 
Ma. si badi. non un futuro 
astrattamente utopico. II 
futuro di cui si parla qui e 
quello < illuminalo in mo
do storico • materialisttco 
nel e dal passato come 
dal presente, cioe dalle 
tenderize che sono state e 
continuano ad essere ope
rant!: in modo da essere un 
futuro plasmabile consape-
volmente ». 

Analogamente. l'opera di 
Bloch mi pare sia da com-
prendere e da valutare a 
parti re da una situazione. 
da quel passato che anco
ra preme sul presente te-
desco e che e da superare 
per il futuro della liberta 
in Germania. 

Loris Ricci Garotti 

II nuovo libro che raccoglie 

le denunce di Ernesto Rossi 

II romanzo giallo 
i - * ' 

dei«nostri quattrini» 
Non e (c mania scandalistica »: si tratta di bat-
tere e ribattere sullo stesso chiodo finche non 

sia entrato anche nelle teste piu dure 

Alcuni anni fa il biologo 
amencano \V. II. Mocker, 
prcmio Nobel, venne m Ita
lia c si interessd dell'am-
ministrazionc sanitaria del 
nostro paese. Dopo aver 
visitato quello che allora si 
chiamava Alto Commissa-
riato per llgiene e la Sani-
td (ACIS) ' cost raccon-
to questa sua esperienza: 
€ Non avrei mat pensato 
che una pnpolazione pofes-
se avere una tale capacitu 
di resistenza alle avversi-
t& ambientali. Ho visitato 
I'ACIS e ho visto diverse 
ccntinaia di impicgati: non 
ce tie era uno che stesse 
lavorando nel suo ujjicw. 
La maggior parte erano a 
fumare e a here il cafje in 
commissioni di studio, in 
commissioni tecniche, in 
commissioni consultive, al
le quali intervenivano sol
tanto per mettere una fir-
ma che dd riiritto al get-
tone dt presenza. 

Mi sono informato — 
continua il racconto — su 
quel che fanno I'alto com-
missario, I'alto commissa-
rio aggiunto. il segretario 
generale, i dircttori gene-
rali. gli ispettori generali; 
sui dati statistici di cut di-
spongono; sugli interessi 
sezionali che determinano 
le loro decisioni; sul modo 
in cui accertano le qualitn 
terapeutiche dei medicina-
li: sui controlli che eserci-
tano sopra gli stabilimenti 
farmaccutici, le farmacie, 
la genuinitd dei prodotti 
alimentari... Siete veramen-
te un popolo meraviglioso, 
voi italiani... lo ho passato 
molti anni in Cina e in In
dia, dove le popolazioni 
combattono da sempre con-
tro il colera, la peste, la 
lebbra... ma non hanno mai 
avuto niente di simile al 
vostro ACIS, Altrimenti a 
quest'ora sarebbero certa-

. mente scomparse. Lo lasci 
dire a me che me ne inten-
do: ho una lunga esperien
za in materia 5>e siete so-
pravissuti a un decenmo di 
amministrazione dell'ACIS 
non avete piu niente da 
temere neppure dalle ra-
diazioni atomiche ». 

Questa e una pagina del 
nuovo libro dell'economi-
sta Ernesto Rossi (I nostri 
quattrini - Ed. Laterza -
pp. 534 - Lire 4.500): un 
vero e proprio romanzo 
giallo riguardante alcuni 
dei maggiort scandnli esplo-
si in questi anni Come ven-
gono spesi i soldi del po
polo italiano? II libro — 
ristampando gli arttcoli che 
Ernesto Rossi ha scritto in 
questi ultimi anni — ci da 
o per meglio dire ci ricorda 
molte risposte, conducendo-
ci in un lungo itinerario. 
Ogni lappa costituisce il 
titolo delle varie parti del 
volume e nello stesso tem
po e uno dei problemi 
che nella prefazione Er
nesto Rossi qualifica < an
cora aperti»: il cartello 
dello zucchero; la politica 
granaria; i baroni del ce-
mento: la camorra delle bd-
nane. il problema dei me-
dicinali; il monopolio delle 
assicurazioni; le industrie 
statali e le Industrie pri
vate. 

C cronaca degli anni pas-
sati ma nello stesso tempo 
cronaca di attualita, quella 
che ci offre questo libro. 
Valga per tuttt I'esempw 
dello scandalo delle bana-
ne: le prime denunce di 
quanto avveniva all'AMB 
risalgono al 1947 ed erano 
ptene dt affermazioni e do-
cumentazioni che oggi ri-
suonano nell'aula del Tri-
bunale romano Si pud di
re che nessuno degli scan-
dalost elementi del regime 
vigente nelVAzienda mono-
polio banane non fosse gta 
stato analizzato e denuncia-
to in una serie di articoli 
di Rossi, come del resto 
nelle campagne di stampa 
che su alcuni giornalt — 
Ira essi il nostro — ven-
nero condolte a questo pro-
postto 

Torna — nelle polemiche 
di Ernesto Rossi — il pro
blema veramente decistvo 
del controllo sulle atttvtti 
economiche dello Stato e 
della minade di £nti e di 
gesttoni tutte finanztate con 
« t nostri quattrini >. f fat-
ti che nel libro sono ne-
vocati con le stesse parole 
che nel momento in cut 
furono scritte erano una 
precisa denuncia. fanno 
concludere che la mancan-
za di controllo derwa da 
due faltori tra loro, inti-
mamente collegatt: il pri
mo i politico; il secondo 
riguarda la stessa organiz-
zazione della pubbhea am
ministrazione. 

Vi sono casi clamorosi 
— quello della Fcdercon-
sorzi, innanzitutto — tie* 
quali una precisa volonta 
politica, quella dei dirinen-
ti della DC, ha sottratto al 
Parlamento la funzione di 
controllare come sono state 
spese somme che fanno ve
nire le vertigim Ma c que
sto stesso fatlore politico 
che ha bloccato in tutti 
questi anni una rifornm 
della pubblica amministra
zione tale da garanttre non 
solo un'adeguata effictenza 
e produttivita dell'appara-
to stntale ma anche e nel
lo stesso tempo il controllo 
sulla pubblica spesa. Con
trollo che del resto e man-
cato anche quando erano 
a disposizione di cht dove-
va provvedere tutti gli ele
menti per farlo. 

Ogni anno, infatti, la Cor-
te dei Conti rimette al Par-

Ernesto Rossi 

lamento una voluminosa 
dacumenUizionc sugli Enti 
e le gestiom finanztate dal-
lo Stato: Vesame di questa 
documentazione che denun
cia dectne e decinc di si-
tuaztoni scandalose o alme
no prcoccupanti non d sta
to mai fatto perche la DC 
ha sempre manovrato per 
bloccarlo Eppure — per 
fare un esempio tra i me-
TIO scandnlosi ma tra i pi A 
sioni/icafitu — I'ultima re-
laztone della Corte ci av-
verte che nel bihincio della 
CRI era scgnata fino a P^co 
tempo fa una somma di al
cuni mitiont di lire per la 
gesttone dell'ospcdale mih-
tare che VItalia invid in 
Corca piii di died anni fa. 

Ci si pud chiedere: a co-
sa sono servite tante de
nunce, quelle di Rossi e 
quelle che la stampa de-
mocratica ha fatto e conti
nua a fare? A questa do-
manda Ernesto Rossi cosl 
risponde, nella prefazione 
al libro del quale ci siamo 
occupati: « lo non sono 
tayito pessimista. Non & 
detto che una medicina non 
serva a niente se non gua-
risce subito I'ammalato: se 
non avesse preso quella 
medicina il malato potreb
be essere piii grave o esse
re gia sepolto nel cimitero. 
Gli sfoghi indignati che 
spesso ascolto da politican-
ti pasticcionl e da burocra-
ti camorristi contro la "ma
nia scandalistica" dei gior-
nalisti e dei parlamentari 
mi confermano che — no-
nostante tutto il male che 
si pud e che si deve dire 
della nostra stampa e del 
nostro Parlamento — la 
paura dl essere messi in 
piazza con pubbliche de
nunce costituisce ancora il 
Tntgltor freno alle malver-
sazioni, alle prevaricazioni, 
ai soprusi. 

Ne credo che ci si debba 
lasciar scoraggiare dalla re
sistenza che gli interessi 
costituiti oppongono a qual-
siasi riforma di cui sareb-

• bero chiamati a fare le 
spese per rendere piii effi-
ciente la pubblica ammi
nistrazione, per diminuire i 
privilegi, gli sperperi e le 
ruberie del pubblico dena-
ro, e per indirizzare lo svi-
luppo economico verso gli 
obiettivi che ci sembrano 
piii conformi all'interesse 
della collettivltd nazionale. 
Se siamo convinti che una 
soluzione e buona dobbia-
mo battere e ribattere sul
lo stesso chiodo finchi non 
sia entrato anche nelle te
ste piu. dure. L'avvenire di-
pende anche da quello che 
ognuno di noi e capace dt 
fare >. 

Diamante Limiffi 

Notiziario di 
storia economica 

£* uscita la raccolta deUe 
relazioni e del dibattito di 
una conferenza organ.zzata 
qualche tempo fa a Costanza 
dalla International Economic 
Association sul tema: — che 
da anche il titolo al volume. 
la cui edizione e stata curata 
dal noto Walt W Rostow — 
The Economics of Take-off 
into Sustained Growth, Dopo 
le imroduz'.oni dello stesso 
Rostow e di Simon Kuznets 
sono da ricordare comumca-
z.oni ed interventi susll a-
spetti generali della quest.o-
ne e sugli avvii alia indu-
stnalizzazione in diversi paesi 
di A. Gerschenkron. W.G. 
Hoffmann. S Tsuni, D. C. 
North. HJ. Habakkuk e P. 
Deane. A K Ca'.rnocross. C. 
Cipolla. J Marezewski. Solow. 
Leibenstp'.n 

In una nuova ser.e d: studi 
stor.ci. I'lstituto per la storia 
del Risormmento di Tonno 
pubbl.ca U volume di Luigi 
Bulferetti. Agrlcoltura, indu-
stria t commercio in Plemonte 
nel secolo XV1I1. Presso le 
Oxford University Press e 
comparso di recente un Im-
portame volume di stoma mo-
netaria ad opera di Albert 
Feavearyear. The Pound-Ster
ling a history of Enollsh 
Money 

II nuovo libro di Doment-
co D^marco Banco e conqiun-
tura nel Mezzogiorno d'ltalta 
1. JS0<M363 e il settimo nu
mero della "Bibi-.oteca de«U 
Annah deU'Istituto d: storia 
economica e sociale dell't'ni-
versita di Napoll- edita dalle 
Ed:zioni Scientiflche Italiane 

Un importante lavoro sul
lo sviluppo lndustriale della 
Russia presovietica e stato 
pubWicato presso le Chicago 
University Press: T. Von 

Lave. Geroci Witte and the 
Industrialisation of Russia. 

E* usc.to il secondo volume 
della collana che compare 
sotto gli ausp'.ci della Banca 
Commerci.ile Hnliana -Studi e 
ricerche di storia economica 
italiana nelleta de( Risorgi-
menio- che esordl con 11 la-
voro di Gino Luzzatto del qua
le ci s'.amo gia occupati su 
queste colonne La nuova ope
ra e dovuta a Mar:no Beren-
go e riguarda L'agHcoltura 
veneta dalla caduta della Re-
pubblica all'Unita che rap-
presents un nuovo. importan
te contnbuto alia storia agra-
r:a del nostro paese per dl 
piu intorno ad una regione 
della quale s: conosce sinora 
ben poco 

L'ultimo numero del 1963 
del -Journal of Economic 
H.story- pubblica sjii Atti 
dell'annuale Congresso della 
Amercana Economic Historj/ 
Association Fra i contributi 
di maggior rilievo si ricorda no 
quelli di Chl-Mlng Hou. Some 
Reflections on the Economic 
History of Modern China 
(1840-1949). di Robert J. 
Alexander. Nature and Pro
gress of Agrarian Reform in 
Latin America. Paul H. Coot-
ner. The Role of the Railroads 
in United Stales Economic 
Growth e di Morris D Morris, 
Towards a Retnterpretatlon of 
Nineteenth-Century Indian 
Economic History 

E' stata pubbheata dalle 
Harvard Univers.ty Press la 
attesa edizione denmUva del 
libro del noto storico betga-
amencano Raymond De Roo-
ver. The Rise and Decline of 
the Medici Bank: 1397-1494. 

Giorgio Mori 
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