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stdria politica ideologia 
STOMA DELIA RUSSIA SOVIETICA di Edward H. Cam 
uscita fa prima parfe delta traduzione jfafiana 

Uno storico liberate 

schede TiW" 
• M t a M H M i i 

Gli ebrei in Italia, 
durante il iasthmo 

1917: Charles Chaplin, sulle spalle dl Douglas Fairbanks, parla al ia folia che si accalca 
in Wall Street durante la campagna In favore degli Alleatl 

Due storie parallele 

USA e URSS 
dal '17 a oggi 

Una straordinaria impresa editoriale realizzata 
da Andre Maurois e Louis Aragon 

f ronte alia 
Rivoluzione bolscevica 

Un'opera di importanza fondamentale per la conoscenza delta piu 
grande trasformazione rivoluzionaria del nostro tempo 

L'idea delle storie paral
lele di due grandi Paesi, 
e per di piu in un arco di 
tempo molto ristretto, pud 
anche essere felice, purchi 
non voglia pretendere a 
qualcosa di piu che ad una 
illustrazione ricca e jedele. 
Quando, pero, i due grandi 
Paesi sono VUnione Sovie-
tica e gli Stati Uniti d'Ame
rica, e il periodo e quello 
che si apre con il 1917, la 
Rivoluzione d'Ottobre per 
Vuno, Ventrata in guerra 
per Valtro; quando gli au-
tori sono due celebri scrit-
tori francesi come Aragon 
e Andre Maurois, Vavveni-
mento, anche se non si 
iscrive nella storiografia, 
diventa sensazionale. Di-
venta un avvcnimcnto let-
terario e politico. 

E' un'idea che non pote-
va che nascere in questi 
ultimi tempi, all'insegna e 
nella fiducia di quella coc-
sistenza pacifica e di quel
la competizione che vedo-
no a protagonisti proprio 
I'URSS e gli USA. L'acco-
stamento non c un'analo-
gla; e piuttosto un mettere 
a fuoco, nel rigoroso ri-
spetto delle differenze ami 
delle contrapposizioni, lo 
tviluppo, la vitality, le 
prospettive piu moderne e 
piii * ricche di futuro * che 
sono comuni ad entrambi i 
due « giganti * del nostro 
tempo, alle due societd che 
si sono rivelate piu dina-
miche in qucsto mezzo se-
colo, e da cui dipendono in 
gran parte le sorti del pro-
grcsso del mondo e delta 
sua pace. 

L'opcra, concepita e rea
lizzata da un cditorc fran-
cesc, viene ora tradotta da 
Mondadori per i leltori 
itnliani in cinque volumi. 
JVe sono usciti nelle scorse 
settimane due; quello USA-
URSS, sull'America, del 
Maurois, parte addirittura 
da uno sguardo sulla vita 
civile e politica americana 
e arriva sino al 1938; quel
lo URSS-USA di Aragon, 
sull'Unione Sovietica, at-
tacca. direttamente dalla 
rivoluzione russa e giunge 
sino al periodo contrasse-
gnato dall'cspulsione di 
Trotzki e dall'inizio del 
periodo staliniano. 

II prezzo dell'opera com-

S lessiva e addirittura proi-
itivo (60.000 lire); un 

prodotto di lusso che limi-
terd certamcnte la sua dif-
fusione. A giudicare dai 
due primi columi, e pero 
un lusso giustiflcato dalla 
ricchczza, addirittura ecce-
zionale, del corredo foto-
grafico, non cstemo all'ope-
ra ma parte essenziale. 
Anzi, poichi t due scrlttori 
non hanno certo bisogno 
di affldart la loro jama a 

opera, diremo ch« 

le fotografie, le illustrazio-
ni, le immagini raccolte e 
ben commentate valgono 
piii della meta del merito 
complessivo di questa stra
ordinaria iniziativa edito
riale. 

Chi e del mestiere ed e 
abttuato da anni a cercare 
e a pubblicare foto illu-
stranti i maggiori avveni-
menti e le principali figure 
storiche, sovietiche e ame-
ricane, ne resta per primo 
affascinato. Certe immagi
ni di Lenin o di Wilson. 
certi squarci drammatici, 
quasi cinematografici, sul-
I'Ottobre, sulla guerra ci
vile, sulla vita di Mosca o 
Leningrado, sulle campa-
gne sovietiche al tempo 
della NEP, oppure su Neio 
York nel suo sviluppo gi-
gantesco degli Anni Died 
o degli Anni Venti, sulla 
crisi del 1929, sugli emi
grant! italiani o polacchi, 
sul proibizionismo, sui 
gangsters, sui grattacieli 
in costruzione, hanno tl fa-
scino, I'evidenza, la sugge-
stione di documenti indi-
spcnsabili a riscoprire II 
senso di un cammino sto
rico, il volto di un periodo, 
il carattere irripetibile di 

una cbmunitd o di una so-
cieta nazionale e plurtna-
zionale 

Diverso e stato il modo 
con cui i due autori hanno 
affrontato la rispetttva ma
teria di ricostruzione stori-
ca: piii saggistico, piu at-
tento a uno studio di co
stume, piii propenso alle 
tentaAoni letterarie, il te-
sto di Maurois;. piii croni-
stico, preciso, minuto, quel
lo di Aragon con alcune 
pagine belllssime sulle 
giornate' dell'Ottobre, con 
uno sforzo costante di con-
frontare e soppesare ogni 
tcstimonianza, ogni docu-
mento in tutte le vicende 
piii controverse della lotta 
politica in seno al partito 
bolscevico. (La traduzione 
italiana non e sempre feli
ce nel rendere la prosa 
nervosa dello scrittore, ne 
ha sempre padronanza del
la terminologia politico 
classica). 

In complesso, un lavoro 
originate, una sollecitazio-
ne continua all'approfondi-
mento della ricerca. Un rt-
chiamo alia realta di due 
grandi Paesi. 

Paolo Spriano 

La « Bibhoteca storica » 
dell'Editore Einaudi si sta 
rapidamente riprendendo 
dalla prolungata abtinenza 
di opere di s tona contem-
poranea. Nel giro di poco 
piii di un anno ha portato 
a conoscenza del pubblico 
italiano opere su problemi 
e momenti rilevanti della 
s tona del nostro tempo: il 
Terzo Reich, i rapporti ita-
lo-tedeschi durante la se-
conda guerra mondiale, la 
guerra di Spagna Scritte 
da storici inglesi e ameri-
cani, queste opere, al loro 
apparire in traduzione ita
liana, hanno suscitato le-
gittimi ed allarmati rilie-
vi intorno alia troppo scar-
sa considerazione nella 
quale si tengono in Italia 
gli studi di storia contenv 
poranea e alia pressoche 
generale incapacity degli 
storici italiani di scrivere 
opere sulle vicende del no-
tro tempo che presentino 
requisiti di serieta e che 
siano al tempo stesso ca-
paci di interessare un lar
go pubblico. Questa discus-
sione e probabilmente de-
stinata a r iprendere e a 
svilupparsi ora che, sem
pre la < Biblioteca stori
ca > einaudiana inizia cop 
La rivoluzione bolscevi
ca (1917-1923), la t r adu
zione italiana della Storia 
della Russia souietica di 
Edward H. Carr, un'opera 
universalmente riconosciu-
ta come di importanza fon
damentale per la conoscen
za della piu grande tra
sformazione rivoluzionaria 
del nostro tempo e insie-
me la piu « classica > e la 
meno c irregolare > delle 
opere di storia contempo-
ranea apparse di recente 
nella stessa collana. 

Queste caratteristiche 
che — dird subito an-
ticipando il mio giudizio 
in proposito — costituisco-
no la grande foiva e in-
sieme anche i limiti della 
Storia del Carr. proven-

•gono in primo luogo dal
la personalita del suo au-
tore. Formatosi alia scuo-
la della diplomazia ingle-
se negli anni intorno alia 
prima guerra * mondiale, 
giornalistn ? di alto livello 
(fu direttore del Times 
durante la spconda guerra 
mondiale), il Carr e- arri-
vato alia storia soviptica 
dallo studio dei nroblemi 
internazionali c dalla sto
ria dei rapporti diploma
tics Non e un csovietolo-
go >. e cioe uno scrittore 
per il quale il campo di 
os«;erva7ione si mantenea 
rigorosamente circo^critto 
entro I'amhito dell 'areo-
mento soecifico e i criteri 
di eiudi7io veneano mo-

25 maggio 1919: Lenin sulla Piazza Rossa 

dellati all 'interno delle di-
scussioni ideologiche che 
sono una parte dell'ogget-
to della indagine- Studioso 
di una autentica forma-
zione liberale, il Carr av-
verte Tintimo legame fra 
le lotte per il socialismo e 
i programmi dei bolscevi-
chi e le grandi tradizioni 
rivoluzionarie del passato. 
Conoscitore e valutatore 
attentissimo dei documen
ti della storia del movi-
mento rivoluzionario rus-
so e della Russia sovieti
ca, il Carr ricorre spesso 
durante la sua narrazione 
al raffronto con le rivo-

1920: nell'Unlon. tevit t le* al lotta centra I'analfabttlsmo, Nella fete, una clatee dl eeldati a Pltirogrado ascolU la 
lazlona di una inaegnanto ' 

luzioni borghesi, ora per 
vedere come queste aves-
sero affrontato i problemi 
che stavano di fronte ai 
bolscevichi ora per aiutar-
si con questo raffronto nel
la valutazione e nel giu
dizio. E da questi squarci 
su orizzonti piu vasti — 
in questa par te significa-
tivamente avvertibili, fra 
1'altro, sul problema delle 
nazionalita e nelle questio-
ni di politica estera della 
giovane Repubblica sovie
tica — questa storia ac-
quista notevolmente in re-
spiro e in profondita. 

D'altra parte, perd. l'o-
pera e severamente e ri
gorosamente istituzionale 
In un libro di metodolo-
gia e di teoria della sto
ria pubblicato nel 1962. il 
Carr ha definito la storia 
come «una testimonianza 
di quello che e stato fat-
to, non di quello che si e 
mancato di fare: in que
sta misura essa e inevita-
bilmente una storia di cio 
che £ riuscito. Niente e 
piu radicalmente falso che 
inventare qualche modello 
astratto del desiderabile e 
alia luce di questo con-
dannare il passato >. Se 
tutt 'al tro che nuova e la 
formulazione di questo 
principio, originale ne ^ 
tuttavia l'applica2ione al
ia storia di una grande 
trasformazione socialista 
da par te di uno storico li
berale Dopo avere rico-
struito minuziosamente il 
contrasto fra bolscevichi 
e menscevichi circa le fasi 
e il ritmo dello sviluppo 
sociale della Russia in di-
rezione del socialismo, il 
Carr delinea il punto di 
a w i o della storia sovieti
ca nelle s t rut ture politiche 
ed economiche pesante-
mente arret ra te della Rus
sia zarista e nei «pe««nti 
handicap» che queste po-
nevano alia effettiva vitto-
ria della rivoluzione di ot-
tobre: «La sua storia e 
il resoconto dei success! e 
degli insuccessi incontra-
ti nella realizzazione di 
questo compito*. A que
sta direttiva il Carr si at-

tiene rigorosamente nel 
corso di una narrazione 
analitica e, nlmeno per 
quanto e possibile in una 
esposizione di questo ti-
po, stringata e vivace. 
Piuttosto che il momento 
della trasformazione rivo
luzionaria vi 6 al centro 
lo Stato nuovo fondato dai 
bolscevichi ricostruito co
me un unitario organismo 
costituzionale regolato da 
una sua precisa norma in
terna e studiato in tut te 
le sue espressioni Domina 
tutta la «;cena dal princi
pio alia fine la figura di 
Lenin, di un Lenin inteso 
principalmente come eroe 
mnderno dell'azione poli
tica realistica. erande sta-
tista piu e prima anenra 
che grande rivoluzionario 

Ad una simile caratte-
rizzazione dell'opera dpi 
Carr sembrerebbe opporsi. 
per la verita. Tattenzione 
costante che nel corso di 
tutta la psposizione vipne 
nortata alle posizioni 6P\-
la ideologia marxista npi 
confronti dei problemi af-
frontati dai bolscevichi nei 
primi anni di esercizio del 
potere Gli -excursus rela-
tivi alia questione acraria 
e al problema dello Stato, 
alia di t tatura del proleta-
riato _o al problema della 
pace e della guerra mo-
strano come il Carr sia tut
t 'altro che indifferente a 
questo aspetto della storia. 
Un esame piu attento rive-
la pero che gli < spaccati > 
ideologici da Marx e da En-
gels fino a Lenin e ai bol
scevichi at traverso i dibat-
titi del movimento operaio 
dell'eta della Seconda In-
ternazionale, coi quali si 
aprono e si chiudono nu-
merose parti di questo vo
lume, hanno principalmen
te la funzione di ricostrui-
re il bagaglio ideologico dei 
bolscevichi, i punti fermi 
o discussi dai quali essi 
partivano nella loro opera 
rivoluzionaria per poi rile-
vare piu esattamente gli 
orientamenti politici con-
creti e le realizzazioni pra-
tiche matura te su quella 
base. Ad una storia di que
ste idee, autorioma e stret-
tamente collegata con le 
modificazioni nelle quali si 
muove il movimento rivo
luzionario, il Carr crede 
poco: fra il socialismo e il 
marxismo, a suo giudizio, 
non passa una differenza 
minore che fra la societa 
borghese e le idee di Adam 
Smith. In questa sua ope
ra si celebra il primato di 
quel momento della storia 
che si realizza e vive nelle 
istituzioni, privilegiato ri-
spetto al momento della 
lotta per l'affermazione di 
un ordine nuovo. 

E* qui, probabilmente, 
che deve essere scorto il 
limite che costituisce il ri-
svolto marginalmente ne-
gativo di questa storia del
la rivoluzione bolscevica. 
DeH'opera dei bolscevichi, 
e non soltanto di Lenin o 
del loro gruppo dingente , 
delle lotte delle masse de
gli operai e dei contadim 
sovietici si vedono gli ef-
fetti calati nelle forme isti-
tuzionali del nuovo Stato. 
Non si scorge perd, o al-
meno non si scorge in ple
na evidenza, la forza nuo
va e coesa che sta alia ba
se di questa trasformazio
ne e le conferisce un con-
tenuto nuovo. Alia soglia 
di questi problemi che 
avrebbero implicato uno 
scavo profondo all ' interno 
della dmamica rivoluziona
ria lo storico liberale si 
arresta Ma nel segnalare 
questo limite dobhiamo 
prendere atto non soltanto 
delle narrazioni e delle 
esposizioni accurate che 
egli fornisce, ma anche di 
questa accorta consapevo-
lezza, di una remora a spin-
gersi la dove l'isnirazione. 
se non la forza, gli sarebbe 
venuta meno 

Ernesto Ragionieri 

Sarebbe arduo definlre nel-
1'insieme il carattere del terzo 
quaderno del Centro di docu-
mentazlone ebraica contem-
poranea, Gli ebrei in Italia 
durante il fasclsmo, per la di
sparity dei coutrlbuti degli 
studios! che vi hanno collabo
rate tra cui Michael Taglla-
cozzo, Gemma Volll. Carlo 
Leopoldo Ottino, Guido Va-
labrega. che e anche curatore 
del volume, Sergio Sierra, 
Ferdlnando Vegas e tantl altrl. 

Accanto, ad esemplo alio 
studio di Michael Tagliacozzo 
sulla grande razzia di ebrei 
operata a Roma dai nazisti 
il 16 ottobre 1943. lavoro ml-
nuzioso, ncco di particolnri e 
di documenti tratti dagli ar-
chivi israeltani. con gludizi sul 
comportamento del Vaticano. 
sui quali tuttavia non sempre 
si puo essere d'accordo. fa 
contrasto uno scritto di Gem
ma Volll su Trieste 1938-1945. 
che non si sa se classificare 
una rievocazlone o una testi
monianza, ma non certo un 
contributo storiografico. pnvo 
com'e. tutto il lavoro. dell'in-
dicazione di fonti. di iestimo-
nianzc, di confronti o di docu
menti 

Scritto notevole. invero 
quello di Carlo Leopoldo Ot
tino su Jabotintky e Vltalia, 
In cui b affrontato lo studio 
di una delle correnti ideolo
giche dell'ebraismo che note-
vole influenza hanno avuto su 
una parte del movimento sio-
nistico 

Guido Valabrega ha inve-

ce voluto puntualizzare con 
ricchezza di laformazlone al-
cunl problemi affloratl in una 
serie di lavori dedicati, in 
questi ultimi anni, alia per-
secuzione razziale fascista. La 
sua ricca nota Reazione so
ciale. razzlsmo, anti/ascismo. 
Spunti di ricerca e dtscussio-
ne riesce non solo a permette-
re gia una prima sistemazio-
ne della ricca materia, ma ad 
indicare anche alcuni punti 
controversi. oggetto di polemi-
ca e discussione fra gli storici. 

In questo numero del Qua-
derm ^ono stati anche mceoltl 
nuovl Scritti vari di Enzo Se-
reni che amphano il quadro 
dell'ind.igine sul pen^iero del 
Serenl compiuto da C L. Ot
tino nel Quaderno n 2 

L'ultima parte del volume 
raccoglie lettere. repliche e 
controrepliche su vari argo-
menti sempre in tema di in-
terpretazione delle vicende rl-
guardanti gli israelitl in Ita
lia Tutta la polemica dimo-
stra quanto dieevamo nll'ini-
zlo circa la disparity di ve-
dute. a volte antitetiehe. sul-
Tultlma trngica esperien/T de- , 
qli ebrei italiani. il che de-
nuncin in so«;tanza il profon
do travaclio a cui tutta I'or-
Ranizzazione della comunita 
ebraica 6 sottoposta per un 
mancato rlassestamento che, 
dopo In fine del confhtto. me-
glio rispecchiasse la realth In 
cammino 

ad. seal. 

Forma e iniormalita 
nel giovane Lukacs 

Quale sia il significato del
le «- forme •»: in che rapporto 
stia la vita con la - forma» 
e la - forma * col destino 
* regolatore dplle cose- e ne-
cessita Interna della vita: 
quale sia 11 compito del sag-
gista. costitulscono alcuni dei 
problemi su cui verte la ri
cerca dell'opera giovanile del 
Lukacs premarxista Intitola-
ta L'antmn e le forme Si 
trntta di dieci snggi (su Ru
dolf Ka<;<;ner. Kierkegaard. 
Novalls. Storm. Georae Char
les-Louis Philippe, Beer-
Hofmann. Sterne. Paul Ernst). 
scritti fra il 1907 e 11 1910 e 
pubblicati nel 1911. che svol-
sono un idpale sistema filoso-
fico •tub-specie saggistica, 
coagulato attorno alia tesl 
della - fo rma- intesa come 
ordine del caos della vita. 
momento Intermedio fra vita 
e destino. 

* Le forme recingono una 
materia che nltrimonti s| dis-
solvcrebbe nel tutto», affer-
ma Lukacs. e 11 loro compito 
e quello di operare una scel-
ta. definendosi. al limite. co
me giudizio sul mondo - La 
Doesia — scrive ancora Lu-
kna — rapprcsenta le rela-
zioni fnndamentali tra l'uo-
mo. il destino e il mondo. ed 
h scaturita certamente da 
ouesta Inhiizione profonda -. 
II poeta riesce n osservare 
una vita con tanta intensita 
da fnrla diventare la vita: 
pprch^ e il do^tino che da 
alia noesia la forma, e la for
ma deve semore aderire al-
TesUtenza- • Nni ehiediamo ai 
nopfi e ai crHlct — derive 
Li'k^ce — di darci i simbol' 
della vita p di imprimere \ 
oontorni dei no<:tri nroblemi 
ai miti p allp leseende anco
ra vitali -

Non solo il popta. dunque. 
ha aup«!to compito dl formare 
I'tinivprsale concrcto. ma an
che il critleo. il saggista Sag-
gi'ta che ha un ruolo parti-
colare da svolgere. secondn 
Litkdcs. autonomo p non di 
mpro lpttorp K" nel maggio 
intrqduttivo il Saapio STJ! 
*aaaio. dove Lukacs si pone 
il Droblema di daro urn col-
locazione tporlra allT forma 
del eiggio: dove c*of> egli î 
chiede «in chp misura gH 
scritti veramente grand!, ap-
nartenenti alia categoria. 
Tdci saggil hanno una loro 
formi e in che misura questa 

6 una forma autonoma.*. A 
questa domanda Lukacs ri-
sponde che anche il saggio e 
una rappresentazionc formale 
e costituisce un genere arti-
stico. in quanto ha un valo-
re di mediaziono verso la 
forma II saggio e perd ben 
distinto dalla poesia. dl cui 
assume, verso la vita, soltan
to l'attpggiamento, e si trova 
in po=Hzione intermedia fra 
poesis e filosofia II saggista 
moderno ha il compito di ve
dere l'essenziale e mostrarlo 
agli altri- vedere l'idea. co
me avviene nogli scritti di 
Platone. che Lukflcs prende 
a modello Non si pu6 non 
pensare a quante di queste 
idee sono finitP negli scritti 
di un altro saggista famoso. 
Adorno. 

L'nnima e le forme e stato 
tradotto in Italia (e bene, a 

1 cura di Sergio Bologna, e con 
una brpvp introduzione dl 
Franco Fortlnl. Sugar edito-
re lQfiS) con cinquant'annl dl 
r.tardo: molto gli ha nociuto. 
pvidpntemente. l'e^'ere stato 
ripudiato dnH'autore, e plu. 
forse. un clima culturale ita-
liino o tropno chiuso o trop-
no svagato Perch6 in questo 
iibro. anrhp SP in forma de-
finibile. mancianamente, Ideo-
loaiea. sono affrontati i pro
blemi centnli dell'operare 
sull'artp e nell'arte. Le que-
stionj del rapnorto fra veritft 
do] mondo P forma, fra forma 
p storia fra coscienza criti-
ca e totalit.'i creativa. fra in
formant?) e forma come or-
gan'smo. che accanto a mol-
tiss'mp nltrp costitulscono la 
trama dp TSanimn e le forme, 
sono problem' di oggi: costi-
tuiscono gli asnetti in cui si 
frange il problema della vi-
sione del mondo e del rap
porto fra presa di coscienza 
e storia 

DTirimDO.sta7ionp dl qupsto 
libro. comp da quPlla di Teo
ria dpi romanto. si possono 
dinartirp sfradp critiche dl-
vpr=e. addirittura opoostp Ma 
e Innpanbilp che il proble
ma della coscienza dl totali
ty 'di de't'no. nella terml-
nnloaia del eiot'anp Luk/Scs) 
nresentp nella forma, costi
tuisce un passaggio obbllgn-
to ner oualunque tendenza 
d"Ha critica e delVarto dl 
ogg' 

Giuliano Scabia 

•4^ 

notiziario : 
di storia economica 
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Edward H. Carr Storia 
della Russia sovietica La ri
voluzione bolscevica 1917-
1923, trad, dl Franco Lucen-
tini, Sergio Caprioglio e Pao
lo Basevi, Torino, Einaudi, 
1964. pp. 1361, L. 7000. 

IL FASCICOLO DI FEB-
BRAIO 196 di -Comparati
ve Studies in Society and 
History* pubblica un discu-
tibile quanto intelligente sag
gio deireconomi«ta america-
no Bert F. Hosehtz su- Karl 
Marx on secular economic 
and social Development. 

NEL N 3-4 DELLA RIVI-
STA - La Regione - che si 
pubblica sotto gli auspici del
ta Amministrazione Provin- • 
dale di Firenze, e che e in 
Iarga parte dedicato alia con
siderazione dei diversi pro
blemi della agricoltura to^ca- , 
na nelle zone di mezzadria, 
si puo leggere un artieolo di 
Giuliano UgolinL Le lotte 
meczadnli nel dopooiierra ' 
che si npropone di dclinea-
re un primo bilancio. sul pia
no informativo e su quello 
cntico, delle agitazioni mez-
zadnli a partirc dagli anni 
della lotta di Liberazione nel 
quadro della inarrestabiie 
crisi dell'istituto mezzadrile ; 
nella regione toscana 

. STANNO PER USCTRE gli 
Atti del colloquio sul tema 
Oiarbon el sciences humai-
nes svoltosi a Lllla dal 13 tl 
16 maggio 1963 durante il 
quale, in un nutrito gruppo 
di relazioni e di comumcazio-
nu furono affrontati i pro
blemi dcll'evoluzione «torica 
e delle prospettive di utiliz-
zazione di una materia prima 
come il carbone che si col-
Iocb al centro delle prime 
fasi di crescita del moderno 
sistema industriale. 

E* STATO RECENTEMEN-
TE pubblicato a New York 
un volume del noto studioso 
amencano di storia econo
mica europea Shepard B. 
Clough, The economic Histo
ry of modern Italia sul quale 
ntorneremo piu ampiamente 
su queste colonne: sembra 
imminente la traduzione nel
la nostra lingua. 

LE EDIZIONI SCIENTTFI-
CHE Italiane di Napoli an-
nunciano come imminente la 
comparsa dei primi volumi di 
una - Biblioteca di studi eco
nomic! - diretta da Domeni-
co Dcmarco sotto gli auspici 
dell' - Archivio storico del 
Banco di Napoli - La nuo
va collana si riproponc di 
- mettere a disposizione di un 
largo pubblico di studlosi ope
re economiche classiche, stu
di e ricerche di particolare 
importanza 'ed originalita e 
documenti storico-economici 
di difficile accessibility-. I 
titoli per adesso annunciau* 
sono I seguenti: G. M Galan-
ti. Delia descrlzione geografi-
ca e politica delle StcUie. a 
cura di D Demarco e F As-
sante. L Bianchini. Delia 
stona delle ftnnnze del Re
gno di Sapolu a cura di N. 
Cortese. Eronomt^Jj romani 
della Re^iaurazione. a cura 
di R Colapietra. Opere eco
nomiche df D Sestinl e A. 
Leanti, a cura dl A. Petino e 
La Slcllia nelle inchieste 
agrarle, a cura dl G. Petino. 

Giorgio Mori 


