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L'inchiesta cui sono stati sottoposti gli studenti recatisi a Cuba dimostra 
da un lato it crescente potere della piu grande organizzazione parafa-
$ci$ta USAy dall'altro il graduate assottigliarsi del potere del Presidente 

r 
I 

Igiovani 
americani 

storia politica ideologia 

La « reaittenza pat i lva > * stata, finora, la sola a rma 
ditpotlzione della • gente di colore * 

fra 
e VHUAC 

II 4 febbraio 1951, Alfried Krupp, processafo nel 1948 e condannato a 12 anni di reclusione e alia confisca 
dei beni, venne liberafo per decisione dell'Alto Commissario americano Mc Cloy:«Spero — egli disse ai gior-
nalisti — che/non sara piu necessario produrre armi; ma e ovvio che cio dipendera da molivi politic!» 

La tipografia del governo dcgii Stati Uniti ha recentemente finito di stcimpare, per 
conto della Commissione per le attivita anti - americane, il resoconto stenografico dei 
verbali di interrogator^ a carico di quegli studenti, cittadini americani, che, contro il 
div ie to del Dipart imento di Stato di Washington. si recarono c landest inamente a Cuba durante e dopo 
il famoso « b locco» operato dall'allora presidente K e n n e d y (1) . E* un libro di 450 pagine fittissime. 
s tampato e pubblicato in occasione dell'BB Congresso negli Stati Uniti . il quale costituira la prova piu 
palese , per chi in un 
pross imo futuro vorra 
r iscrivere sui document ! 
la storia obbtettiva della 
piu grossa organizzazione 
para-fascista che opera ne
gli Stati Uniti, PHUAC. che 
in America il potere del 
presidente va assottiglian-
dosi; che, addirittura, lo 
stesso presidente deve fare 
i conti con le forze conser-
vatrici e reazionane ogni 
volta che. in apphcazione 
della Costituzione, preten-
de di garantire la liberta 
dei cittadini. E' questo un 
processo di esatitorazione 
quasi inavvertibile. sapien-
temente mascherato in no-
me di uno € stato di neces
sity > che rende efflcienti 
sistemi discnminatori 

Come molti ricoraano, 
giacche e storia recente 
che non richiede ultenori 
nferimenti, ai tempi della 
frizione tra Cuba e Stati 
Uniti il Dipartimento di 
Stato promulgo una « ordi-
nanza straordinaria * — e 
non poteva chiamarsi leg-
ge, poiche come tale avreb-
be contrastato con lo spi-
rito della Costituzione — 
in base alia quale si revo-
cavano tutti i visti di viag-
gio per i'isola A questo 
punto bisogna che il lettore 
conosca un fondamentale 
aspetto della politica inter
na degli Stati Uniti: da 
quando. dopo la fine della 
seconda guerra mnndiale, 
TAmenca ebbe morio di 
uscire dal suo « ghetto» 
per andare a installare dei 
capisaldi nei restanti con-
tinenti. la piu grande 
preoccupazione del gover
no di Washington 31 e tutta 
accentrata nella neces^ita 
di mantenere vitali e ope-
ranti quelle « teste di pnn-
te >. convmto che un ame
ricano ben accetto fuorl 
dalla sua casa avrehbe ga-
rantito una facile penetra-
zione. all'interno del paese 
«protetto». dell'ideale ame
ricano. del suo sistema di 
vivere: in una parola. 
avrehbe trasformato l'an-
tico nemico in un ammira-
to dipendente 

A questo scopo, il Dipar
timento di Stato ha inten-
sificato I rapport! cultural! 
tramite « staffette > di stu
denti che avevano come ul
tima ragione quella di dif-
fondere il concetto di ame-
ricamsmo. Per accertarse-
ne. basta leggere il for-
mulario pnsto in calce alle 
domande per le < bnrse di 
studio Fulbnght >. dal qua
le appare evidente come la 
prima cura dei borsistl 
debba essere quella di pro
pagandas Tamencanismo. 
Questo indinzzo ha favo-
rito un'espansione «ideo-
logica >. se cosl si pu6 dire, 
d el I'Am erica al di fuori dei 
suoi confmi, ma ha messo 
anche in contatto i giovanl 
americani con le correnti 
di pensiero specialmente 
europee. determinando in 
essi. spesso. un « revisioni-
smo cntico > che. tuttavia. 
non ha trovato nell'area 
demncratica air.ericana una 
concreta espressione in se-
no a I Congresso 
• In questo libro. attraver-

so gli interrogators tali 
contrast! ideologici vengo-
no fuori con chiarezza In 
veste di difenson dell'idea
le americano non stanno la 
Costituzione o un organo 
rappresentativo del presi
dente o il Dipartimento di 
Stato stesso. (e nemmeno 
il FBI), bens! un'organiz-
zazinne con poten discn
minatori anticwtittiztonali 
come I'HUAC. che. come 
dicevamo prima, crea un 
conflitto profondo nei po-
t en ET stntomatico di que
sto aspetto notare che i 
nomi della commissione 
promotnce deH'accusa di 
antt - amencamsmo corn-
spondano a persnne rap-
presentanti gli Stati dove 
oggi infieriscono le discn-
nunaziom ra7*i.ili: la Loui
siana il Texas, la Virginia. 
1'AIahama 

Leagendo il testo degli 
Interrogator!, appare lm-
mediatamente chiaro come 
la Commissione inquirente 
tenga in nessuna conside-
razione il quinto em end a-

della Costituzione 

amencana, in base al qua
le ogni cittadino pu6 n-
fiutarsi di rispondere a do-
mantle le cui risposte po-
trehhoro in qualche modo 
ritorcersj contro di lui 
Quasi tutti 1 giovam accu-
sjt i di essersi recati a Cu
ba contravvenendo all'or-
dmanza del Dipartimento 
di Stato hanno subito di-
chiarato davanti alia Com
missione che si stava reci-
tando una farsa Fin dalle 
prime battute, l'interroga-
torio di Fred Jerome. Kh-
zabpth Sutherland. Conrad 
Joseph Lynn. Leo Huber-
man. Rdward Walter 
Shaw. Vincent Theodore 
Lee. Anatol Isaac Schlns-
ser, Stefnn Martinot ha toc-
cato i problem) di fondo 
della sociela americana. la 
sua organiz/azione. il < po-
l it icantismo > della classe 
d i n g e n t e e l'ossequiente 
indifrerenza dell'opinione 
pubblica irretita daH'imip-
rican way of life, cioe dal-
lo standard di vita che do-
mina le masse E perlome-
no singnlare appare I'atteg-
g iamento del presidente. di 
fronte a tale evidente vio-
lenza della liberta di pen
siero e di azione. il quale, 
ostinandosi a lasciar pro-
sperare un gruppo di pote
re nello Stato. oltre che ri-
schiare di venir a lungo 
andare esautorato, vedra 
isolarsi all'interno del pae
se una forza di rottura che. 
se non avra un seguito sul 
piano ideologico. trovera 
la spontanea adesione di 
tutti quegh americani che 
crednno fermamente nei 
valori della liberta 

Ettore Molino 

ft) Violations of State De
partment regulations and pro-
Castro propaganda activities 
in the United States - <V;o-
lazione delle disposizioni del 
Dipartimento di Stato e atri-
vitft propagnnd stiche pro-
Castro negli USA Udienze 
del 6-7 e 23 maeeio 19«3) 

La cantante di musica fol-
kloristica Jhoan Baez con 
Ruskin, capo di un'organiz-
zazione integraziontsta, du
rante la manifestazione nei 
parchl di Washington dopo 
la - marcia > dl due anni 
fa : cantano « Freedom, free
dom - (Liberta. l iberta). 

r 
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L' interrogators i 

I Elizabeth Sutherland 
I Si chiede a Elizabeth Sutherland, editnce della casa 

Simon and Scuster Inc publishers di New York, di nfe-
I r i r e i nomi del giovan; di sua conoscenza che si sono 

recati a Cuba 
La mia ragione & che non... che sono ben Ueta di 

I fornirvi tutti i chiarimenti che volete sulle mie, perso-
nah, attivita in Cuba. Ma non voglio parlare di qual-

. tiasi altra persona. 
I Signonna Sutherland, noi suppomamo che voi. conic 

qualsias) altro cittadino e patrtota americano. deside-

I riate cooperare per pcrmettere a questa Commissione 
di andare avanti con una legale investigazione L"AIta 

I C o r t e ha npetutamente dichiaralo che e dovere dei cit- , 
tadini americani dare la propria testimonianza quando I 
sia Ioro richiesta. ' 

I Si, tignore. I 
' Desidero di nuovo spiegarvi. allora. che questa Com- ' 

I missione cerca delle informaziom nguardo a persone . 
che hanno intrapreso dei viaggi a Cuba I 

I
Si, mi rendo conto di questo. Ma non credo che la 

mia lealta di cittadina americana dovrebbe nchiedermi I 
un qualsiasi atto che e contro la mia coscienza e che I 

I mi fa sentire che non e onesto discutere le attivita di . 
altre persone. • I 

I Anatol Isaac Schlosser I 
I Anatol Isaac Schlosser. giornalista. sulia illegittimita I 
1 del divieto di concedere visti per Cuba. • 

I Volete dire che il Governo Federale non ha nessun • 

dintlo di controllarc coloro che viaggiano in uno Stato | 
I c o n il quale non abbiamo rapporti dipiomatici*' Che noi 

non possiamo avanzare delle loggi a questo nguardo? I 
Non credo che... • 

I Non voglio discutere di filosofia con voi, ma to ho I 
cominciato a chiedervelo e percio insisto nella domanda I 

I E allora vi dico che credo che il Governo non ha l 
quel diritto. Infatti, e questa non e soltanto la mia opi- | 

I m o n e ma anche quella del New York Bar Association 
(associaztone degli avvocati dello Stato di New York), I 
che cosi si e espressa nel 1958: - Quando a un cittadino • 

I americano, giornahstl compresl, viene negata la liberta i 
di viaggiare, allora sia lui come tndividuo che lo Stato | 
come rappretentante della Nazione, vengono a trovarsi 

I nella peggiore condizione per operare delle scelte Intel- I 
ligenti circa i modi di agire che possono essere a di- I 

I spos iz ione di individui e di naz'oni -. . 
Be', questo probabilmente e vero come enunciazione | 

I generate; e infatti attualmente non esiste alcuna proi-
bizione sui viaggi della gente a Cuba Esiste soltanto I 
la condizione che si deve avere un passaporto per re- • 

I c a r v i s i c il diritto a respingerlo Questo e quanto si i 
discute qui Ma voi state prendendo pnsizione sul fatto | 
che tale concessione sia stata snspesa. per essere csa-

I minata. in cast di emcrgenza. come quando i rapporti I 
dipiomatici sono interrotti. secondo un regolamento che • 

I non dice altro che per fare viaggi a Cuba c necessario . 
avere un passaporto valido. Voi dite che il Governo I 
non ha questo potere? ' 

I Forsc II cato di emergenza non sussisterebbe se la I 
gente avess t 1'opportunita di andare a vedere che I 

L s u c c c d e . ^ * 
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Marzo 1936: Hitler, issato sullo • chassis - di una locomotiva, parla Officine Krupp di Essen. 

LA DINASTIA DELLA GUERRA 
Da detenuto senza un soldo a miliardario in dollari - La riconsegna delle 
fabbriche e delle miniere al magnate - L'Atlas e la Heinkel: due recenti 
acquisti deir« impero » - Un « simbolo universale dell'industria tedesca » 
// 4 febbraio 1051 /W/rird 

Krupp von Bohlen und Hal-
bach. proprtetario (telle a rail' 
di officine omouime. procei-
safo tip/ W48 e condannato 
a 12 anni di reclusione ed 
alia confisca dei beni per la 
opera di saccheguio e di d**-
predazione e per I'impieno di 
lavoro coatto durante il re
gime nazista, veniva liberafo 
per decisione dell'Alto Com
missario Americano John Mc 
Cloy La sun prima dichia-
razione. rilasctata lo stesso 
giorno ad una folia di gior-
Tialt.sti. ncin fit certo del lul-
to formale: •• Spero che non 
sarh mai piu necessario im-
barcarsi nella produzione di 
armi: ma e ovvio che cio 
dipenderii da fattori politic!»-. 

• A distanza di 14 anni Vim-
pero economico dei Krupp e 
di nuovo in pledi ed e forse 
piii esteso ed economicamen-
te piu polente di quanto sia 
mai stato nel corso della sua 
storia ormai secolare. come 
d mostrato da un semplicc 
elenco delle fabbriche e del
le consociate del gruppo ri-
portato in appendice del do-
cumentato reportage dell'in-
plese Gordon Young The 
Fall and Rise of Alfried 
Krupp. pubblicato nel I960 
e tradotto da Mondadori nel 
1962 con il titolo Alfried 
Krupp L'elenro contiene ben 
95 imprese, alle quali da al
lora se ne sono aggiunte nu-
merose altre e. in ultimo, le 
• Atlas Werke • di Brema e 
la • Ernst Heinkel Flugzeu-
bau ' di Spira (che fabbricO 
gli aerei Heinkel 111. triste-
mente famoii per i bombar-
menti sit Londra dei primt 
anni dell'ultimo conflitto 
mondiale) che danno un ca-
rattere pericototamente at-
tuate alia seconda parte del
la citata dichiarazione del 
Krupp 

In effetti sc la pena deten-
tiva era stata astai ridotta 
anche Valtra parte della sen-
tenza del 194S. quella riguar-
dante la confisca, era itata 
prima solo parzialmente ap-
plicata e poi dt falfo accan-
tonata. cosiccht nel 1959 Al
fried Krupp — con I'etplicito 
appopaio del governo di Bonn 
e della CECA e nonostante 
resistenze e critiche prore-
nienti da p«w parti — era 
rifornato in possesro di tutte 
le sue fabbriche e miniere 
E nel frattempo non era cer
to rimasto inoperoso: - Nel 
decennio fra il '50 ed il '60 
— ha scritto lo Young — da 
detenuto senza un soldo 
Krupp & diventato mil'ar-
dano in dollari • 

Si e tetto recentemente nel
la stampa di profferte di in-
vestimenti Krupp ad alcunc 
democrazie popolari con Uni 
non exattamente di soitcgno 
economico. *i e anche letio.su 
oraani certo non sinistreg-
pianti. che incquisto della 
Atla* e della Heinkel pone lo 
tnterrogativo se — quando di-
chiard che non arrebbe co 
struito piu armi — Krupp 
— non avesse secondi propo
siti - fl.a Nazione. I dicem-
bre 1964). -Krupp. Krupp 
Krupp — ha recentemente 
dichiaralo al New York Ti
mes I'amencanizzante diret-
tore generate del colosso della 

Ruhr. Berihold Beuz — sem-
bra I'eco di un fucile a n-
pet zione Dobbiamo as<=oIuta 
mente cambiare questo no-
me -

Catfira coicicnza o. piu 
fmplice mettle, una • inpr-
nna • baffuta per rplnre una 
ben divena decisione. secon
do una specie di teutonico 
nspetto della tradtzwne del
la casa. se e vero che pia al-
Vindomanl della prima guer
ra mondiale Gw«faro Krupp 
era riuscito a mascherare la 
pressocht immediata npresa 
della fabbricazlone di armi 
protbitaqii doi rincirorj con 
imrrhi di rono aenere'* 

Certo al oiomo d*opoi il 
pnritto della guerra i> diren 
tato piu rfijrrero e sfuaij"ite 
di sempre Le <pese mtltrari 
drl orandi stati capitallttiei 
rappresentano una fetta cotl 
importante dei Ioro btianci 
— e. nella situation* attuale, 
una delle condin'oni stesse 
della Ioro stabUita economica 
— da dispcrdcrji pcrso di-

rczioni non sempre e.spn.str 
airultriirione dell'opinione 
pubblica 

Cosi il nome dt Krupp ed 
tl suo tranquillo quanto si-
nistro simbolo, i ire cerchi 
che si tnterseiano. possono 
anche. di per se, non destare 
per adesso il timore e la sen-
sazione degli anni fra Ja fine 
dell'800 e la seconda guerra 
mondiale Ma sono pur sem
pre un nome ed un .simbolo 
cm fjuurdare con la dovuta 
attenzione E si puo stare 
senz'alfro certi che non ci 
troviamo in prcsenza di bc-
nefattori deli'tirnanita o di 
una sfortunata dinastia di sc-
veri apprendisti stregoni 
sconvolti dal titanismo delle 
forze malefiche messe in mo-
to, mcapaci di controllarle in 
qualche vwdo e percio atta-
nagliati tutti. uno dopo Val
tro. da drammi umani illu-
minati da bapliori a.i'ttenzia-
Ii deoni almeno di compren-
sionc 

E" tuttavia sotto questo in-
credibile profilo che vuole 
tnrece farceli apparire un 
Ioro bioqrafo ufficioso. Cerd 
von Klast in un libro (I 
Krupp. Traduz'one dal tede-
sco di Luigi Emery. Milano, 
OalVOglio editore. 1964, pp 
3H3. L 3 500) ambiguo e di-
sinformato quanto pieno di 
sottintesi revanchisti, che ci 
ha suggerito queste note e 
che. scritto dodici anni or^o-
no. e adesso proposto al pub-
blico italiano nella speranza 
— certo fallace — che quel 
nome ~ oggetto di nspet
to da parte degli operai co
me degli imprenditon e. so-
prattutto. da parte di co
loro che furono e sono tut-
tora al Ioro servizio» ?ia 
pronunciato anche fra noi con 
quel sentimento Ecco allora 
la galleria dei cinque Krupp 

Ed ecco cosi I'invaiato Fe-
derieo che fonda nel 1812 la 
»Fried Krupp. Essen - per 
la fabbricazwne dell'acciaio 
fnso della quale eali si at-
tribuiva la scopcrla e che 
muore in mezzo alle di»il-
Iiisioni ed ai debiti E poi Al
fredo. ossessionato per decen-
ni dalla mania di giunaere 
al successo con tl cannonc 
in acciaio fuso per il quale 
egli areva una specie di at-
trazione sen*uale tamo da 
pretentarlo alia Grande E-
sposiztone di Londra del 1851 
con una scenografia degna di 
una enorme parure di pioirl-
li. e che poi fa invece fortu-
na con un volgare rullo 
ttampa-cucchiai e con le fer~ 
rovie. ma vorra prima della 
fine della sua vita a^ststere 
al tnonfo del suo cannone a 
Sedan (e riuscira poi a ren-
derne ben 24 586 prima del 
18S7) E Federico Alfredo, e-
sangue e disincantalo erede 
del - re dei cannoni • che 
diventa deputato al Reichstag 
«* nnnoorisce le fortune fa-
miliari con la fornitura di 
corazze e con la costruzione 
di navi da guerra nel can-
tiere »Germania • di Kiel 
per la na*cente marina mi
litate tedetca- morira nel 1902 
in un turbine di polemichr 
politiche e oersonali tulla sua 
presunta omosessualita 

E* I'TiItimo Knipp - puro -* 
per mantenere in rifa nome 
e proprietd Gunav von Bo
hlen und Halbach. il cimco 
ed inflessibile dtplomatico che 
ne *po*cra la fiol'n nel W 6 
dorrd aapiunoere al suo il co-
anome Krupp Sara lui Vuo-
mo delle due ouerre mon
dial!. il costruttore della 
' grande Bertha -. tl cannone 
da 420 che martirlzzera a 
lungo Parigi. Videatore del 
piano per sfugglre ai dlrietl 
di costruzione di armi dopo 
il 1918. a finamiatore ed tl 
formtore di armi dl Hitler, 
dal quale otterra In cambio 
faron di ooni genere Uno a 
qnetlo di mioliaia (pare 
TiOOO'i dl laroratori prele-
rati dol campi dt concenira-
menio per la sua wdu*iria 

ll padrone di oggi, Alfried, 
* appunto tl figlio dt queito 
campione di rinilfa. ed e. se
condo tl Klrtw uomo - tran
quillo - e • riservatc -. »e -
quihbrato • e * pensieroso • 
che cvrebbe considerato la 
sentema del 1948 a suo ca
rico * come espiazione non 

wul di una colpa personate 
ma della responsabilila co-
mune delle generazioni dl 
questo secolo - tnsomma una 
famiglia di Inboriosj e sfor-
tunali tedeschi del nostro 
tempo 

Colo Alann nella Storia del
la Germania moderna lia 
scritto che Krupp « fu il sim
bolo universale dell'industria 
tedesca - iVoi diremo che fu 
tl simbolo del militarismo piu 
sfrenato ed aggressivo, qnel-
lo tedesco appunto: e dell'af-
ftinsmo <;cnza tcrupoli che a-

giva in stretta combutta. Es-
io fu insomnia, per dirla con 
le scntite parole anteposte da 
Antonio Giolitti a "" bcl li
bro dt J.J Labor Lederer.uno 
di quei -mostruosi organismi 
che avevano partorito il na-
zismo e che ci illudemmo che 
la abbagliante flammata della 
Resistenza avesse incenerito 
o almeno ridotto a ricettacoli 
di impotenti sopravvissuti ••. 
II libro del Klass ci da la 
misura di come e quanto sia-
no ancora vivi. 

Giorgio Mori 

Febbraio 1951: Alfried Krupp (al centro) esce dal carcere. 

La Turchia 
e I'ambasciatore 

«La Turchia ha tutti gli 
element] per assurgere al ran-
go di grande potenza euro-
pea-: cosl comincia il libro 
dell'ex ambaseiatore Luca Pie-
tromarchi (1). E" una afler-
mazione tanto perentoria 
quanto mistenosa E poiche 
l'autore non ne chiansce il 
senso nel corso di tutte le 
435 pagine del volume, il let-
tore, alia fine, rimane pri-
gioniero di questo mistero 
geografico. storico. politico. 
Cio non vuol dire che il vo
lume del Pietromarchi sia 
del tutto futile. Al contrario. 

Uno sguardo alia storia del
la Turchia dal tempo di Apol-
lonio di Tiana quasi ai no-
stri giorni, e opera mento-
ria. che ha richiesto senza 
dubbio anni di fatica e che 
serve a informare. grosso mo
do. chi si accinga a compiere 
un viaggio non puramente 
tunstico iti quelle contrade. 
Sarn bene, pero, non attender-
si nulla piu di tanto. Perche 
appena ci si imbatte in gros-
5i nodi del cammino della 
Turchia. il Pietromarchi ci 
ammanmsce giudizi di questo 
genere: - Quando si fara la 
storia della diplomazia bn-
tanmea nel Medio Oriente si 
riconoicera che il crollo del

le posizionl inglesi in quel 
vasto settore fu il risultato di 
errori irreparabili compiuti 
da agonti incapaci». 

Non che non ci possa esse
re una parte di vero in questa 
inesorabile condanna emessa 
da un diplomatico nei con'fron-
ti dell'azione di altn dipio
matici. Ma il Pietromarchi 
dovrebbe essere uomo sufTi-
cientemente esperto della 
storia per comprendere che 
una qualche altra concnmitan-
7a deve essersi nccompagnata 
alia proclamata incapacity 
della diplomazia britanniea... 
II guaio del libro h che di giu-
dtzi di tal fatta ve ne sono 
auche troppi. ~ Le riforme di 
Ataturk hanno mirato — scri-
ve ad esempio il Pietromarchi 
— come primo obiettivo a ri-
creare 1'animo del popolo-. 
Cosa vuol dire? Letteraria-
mente. nulla: storicamente. an-
cor meno. Oppure: «Ataturk 
approfltto della plasticita del
la sua gente per modellarla 
secondo il tipo ideale cbe se 
ne era formato-. 

a. j . 

(1) — Luca Pietromarchi -
•» Turchia vecchia e nuova i 
Bompiani. 1964. L. 3000. 

• * i piu economici 

Un boom a meta quello della storia 
In dichiarazioni che sono state comu-

nicate alia stampa nelle prime fettimane 
dellanno van dei maggion editon ita-
liam hanno annunciato che dal 1965 con-
ccntreranno tflnalmente) una parte ct.n-
siderevole della Ioro attivita sulle pub-
blicaziom economiche o quasi economi-
che I lanci editorial! degli ultimi mesi 
del 1964 e dei primi mesi del 5965 scm-
brano confermare questa tendenza a 
nonentare la produzione librana ita-
liana. anche «e insieme danno un'idea. ci 

scmbra. delle proporzioni tutto sommnto 
(imitate che pare assuniere la a\olta z.n-
nunciata Come »» nolo, nel campo delle 
edizioni economiche. la situazione in cui 
si trova il nostro paese non puo eioerc 
quahficata che come premoderna Siamo 
molto lontani dai Uvelli di accessibilita 
degli strumenti di cultura propn. non 
diciamo det paesi socialisti. ma dei paesi 
capitalistic! evolutL 

Si pensi solo che il catalogo dei hbn 
economici stampati e in vendita in Gran 
Bretagia. nella <ua ultima edizione della 
hne del 1963. registrava quasi tredicirmla 
titoli Ora. e vero che il libro ingle^e di
spone di un'area Iingui^tica e percio di 
un'area di diffusione incomparabilmente 
piu vaita di quella di cui d:?pone '' I'bro 
italiano E" certo tuttavia che quanto fi
nora si e pubblicato in Italia nolle col-
lane economiche e anche sotto 1 aspetto 
piu elementare, cioe sotto laspetto quan
titative. del tutto inadeguato alle e-igen-
ze delle scuoie ^econdane. delle l"ni-
versita. dei letton. di un paese che aspi-
ra ad essere democratico 

• • • 
Ma non e'e solamente un problcma dt 

quantita: e'e anche un problcma di qua
nta. cioe delle direzioni ver*o le quali 
si allarghera I'editona economica. dei 
campi tematici che <aranno resi acces-
sibili. del modo piu o meno Mstemati^o 
e seno in cui saranno re^i acce->sibili 

In Italia, nel settore del libro economi
co e<ute una biblioteca relativamente 
nutrita e strutturata secondo alcune hnee 
organiche solo per quanto ri guard a i 
classici della Ictteratura e i narratori 
contemporanel Quanto si ha a disposi-
zione in altri campi — le scienze della 
natura, la psicologia. la fllosofla. la soclo-
logia. la politica, la stessa storia — e 
ancora estremamente poco ed c molto 

frammentario Se si pu6 dire che I'edito
na italiana. nel suo insieme. ha atlron-
tato U problcma della modernizzazione 
della nostra cultura e del superam^nJo 
dei suoi limiti umamstici. bisogna dire 
che sul piano delle pubblicaziom econo
miche e ancora molto visibile d per^i-
stere della tendenza, piu che a sollecitare 
nuovi interessi. ad adeguarsi alle do
mande tradizionali di cultura 

II fatto che. in questo settore. dopo la 
Ictteratura. la presenza piu consistentc 
«ia data probabilmente dalla «-tona. ci 
sembra eonfermi que-to giudizio di fon

do. siamo sempre ntl quadro delle dimen-
sioni e delle specializzaziom tipiche del
la noftrd cultura. nel quadro degli inte
ressi tradizionali del pubbiico italiano. 
Ma non si fraintenda si osserva questo 
perche e urgente che I'editoria economi
ca sia presente e in modo consistente 
anche in altn campi. e urgente che nesca 
a superare vecchi squilibri e diventi real-
mente enciclopedica 

Cio non sigmfica che quello che si vic-
ne pubbheando ne! campo della storia 
cornsponda a quelh che sembrano e -̂
«ere oggi i bi?ogm fondamentali di infor-
mazione e di cultura Negli ultimi me^i 
.-i e avuta circa una derina di pubbh-a-
zioni di argomento storico Di tona ?nti-
c.i sono apparse una ricostruzione della 
ciMlta greca dello s tud ios americano 
Mo=e< I Finley (Gli antichi greci. To
rino. 1965. L 1000. Pice Bibl. Emaudi) 
e una stona del cnstianesimo dalle ori-
gini all'ini7io del nostro secolo dello 
storico americano delle rcligiom George 
Foot Moore (II Crislianesimo. Ban. 1964. 
L 900. Universale Laterza). un'opera n-
salente al 1920 e pubblicata in Italia nel 
1922 che insiste soprattutto sulle origini 
della rehgione cnstiana e sulla Riforma 

Di storia medievale e uscito La jtona 
cronomica dell Italia medioevale. di Gino 
Luzzatto (Torino. 1965. L 1000. Pice 
Bibl Emaudi). un saggio sulla glonosa 
nvoluzione ingle^e di George Macaulay 
Trevclyan che era gia apparso nel 1945 
pre«so Emaudi e che ora appare ne • I 
Gabbiam -, I'economica del Sagg'iatore 
dedicata esclusivamente alia <aggistica 
(La rivoluzione inglese del 16S8-S9, Mi
lano. I! Saggiatore. 1964. 1.400); an
cora nella stessa collana il saggio di 
storia della cultura di Johan Iluizinga. 

pure apparso prcsso Einaudi nel 1949, 
Homo Ludens (L. 700); sempre nella 
stes>a collana limportante studio di 
Bernard Groethuysen. gia apparso pres-
so Einaudi nel 1949. Ortgini dello spirilo 
borghese in Francta (L. 800); inline la 
ristampa del fortunato corso universitario 
di Federico Chabod sulla formazione del 
concetto di civilta europea (Storia del-
lidea dEuropa, Ban. 1965. L. 500. Uni
versale Laterza). 

Di stona contemporanea sono da n -
cordare la pubblicazione in edizione eco
nomica presso Laterza dei noti lavorl 
dei due stonci inglesi Denis Mack Smith 
(Storia d Italia 1861-1958. 2 vol l , li
re 1800) e A J P. Taylor fLe ongini 
della seconda guerra mondiale, L. 900); 
la monografia di Piero Pier! apparsa al-
cuni anni fa come parte delta «Storia 
dTtalia- deUUTET (LItalia nella prima 
guerra mondiale, Torino. 1965, L. 1.000. 
Pice. Bibl Einaudi); e inflne una buona 
ricostruzione delle vicende del partito 
nazista tedesco di Nicola Tranfaglia (Da 
Monaco a Norimberga. Milano. Comu-
nita. 1965. L. 1 300) Va poi richiamata 
I'attenzione su un conciso sommano di 
stona delTAfnca. a parti re dalle origin! 
della civilta su quel continente. dei due 
studiosi inglesi Roland Oliver e John D. 
Face (Brere storia dell'Africa, Torino. 
19«,5. L 1200. Pice Bibl Einaudi). Da 
<egna!are ancora la nstampa di una 
opera di Gaetano Mosca del 1933 (Stona 
delle dollrine politiche. Ban. 1964. li
re 900 Universale Laterza) e la breve 
ma utile e precisa operetta di carattere 
istituzionale Dizionario dei termini sfo-
rioirafici pubblicata nella collana * Az 
Index. di Zanirhelli a cura di Gilmo 
Arnaldi (Bologna. 1964. I, 600) 

Come si vede anche da questo pano
rama del'.e edizioni economiche degli 
ultimi mesi si tratta in gran parte di 
ristampe tsia pure di opere utili e im
portant! > e sono quasi a^senti le opere 
di stona moderna non europea Un di-
fetto di autonomia di programmi cpeci-
flci. di lavori original!, e un difetto di 
prospettivn: queste le due carenze p i t 
gravi e piu evidenti della cultura stonca 
che ci viene proposta dalle edizioni eco
nomiche 

(a cura di Aldo Zanarde) 
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