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ia nostra urdiiesta ha gli editori italiani sul «tascabile » 

H problema della lettura 
si risolve nella scuola 

Le tiratiie nl «-:erti libri economic! altamente qualificati, potrebbero moltiplicarsi con un 
ordinamento scolastico veramente moderno — II bilancio culturale del libro in edicola 

dori. non un solo editore parla 
narrat iva!) . cosi pure non di 

->i intende assolutamente ab-

La nostra rapida inchicsta 
ff« gli editori di collane- eco 
nomiche ha in iiwn«» ™nn.r. i 
"'-i!n. nbbiamu v«<i»uu. iipu- j bandonare una strada ben pro-
tJoi dalla quaiu 

• ':- r^^-.se. 
•'•vsa autunnair- \„ .,..-:••'••"!«> i niere (lo hanno ricono^cluio 
dri « tascabili s a'.ib.a fuji/mi -u- quasi tutti i no.stri editor!) e 
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quale sr.I-V.HIMI pre- j mettente, sulla quale anrora 
?. ch«- r-ioC- err !.-; ri- i molto cammino resta da cum 

rallentamcnto talc da i;ir ac-
rnntonare gli eccessivi fiitusia 
-sii*i dcll'anno pH^nm p fin fnr 
lemere una recessione per il piu 
• • ••••diato futuro. In romples-
•-•";. tuttavia. tutti ?-. r-ditoii 
imurnc-llati hanno inUipn-tato 
come un senna s.j^'afi/i.iinion 
1_ ^usitivo il nuovo "'!!!!!!tirin 
. r" : -:::to dal m«'i !•"»«» ,;,,iin 

edicolc: il risultato — •...•.••!m. 
giamo noi — di quel .. .1...../.i>Mn-
rni'iito della prod;i/i„..-..- t;;;c.-,i 
to dal basso, che avew.ffi.* ••«• 
vmm quando le colla.'u- m-Mudi 
che si era no incredil.iiinente 
I'niitiplicate e incominnava a 
;>: j.'ilarsi la forte distir./ione- fra 
:.. - cultura da dlitc - ?.c'.\c- ••!•!• 
««JIC iradi/ionali r ;z -.-;•• •, 
. J i u i d > delle collar:-- -i-*- t!n;» 
te alle edicole. 

Uel resto gli errori r r^no co 
si evident) che scmbr-iva qs:.i-.j 
n;surdo doverne parlrm Su» di 
fatto perd che qufi'.i e-nr c.i 
qualcuno 6 stata dofiim.i una 
- ibiie operazione corr.nvri.ia-
le * ha lasciato allibiti molti cdi-
'••f> di economici p^.. . ,„.-,; „n 
aniHj. na provocate i-.-.-.-.:;::;. .::; 
.'-.- violente dei Hbrr.f, : . . -.'.'-I 
rato sui promotori ric-ii ::::.::;;ti-
va !c- critiche risentite dei rnjlo 
ghi: ma e forse quev.o ii mn 
«u ui sconvolgere it ov-- •!:.--
Ma e un'cditorin 5i; 1= -:--jt-:i.T 
»nu produce a ritmo wrtipinn-
so opere di consumo. a! |VeII.-i 
delle spcculazior.i i'r,J_-;r..iii 
nn'i tr0Jjra r i? 

'?' tuttavia — lo abhi.i;.i.i uiu 
volte sottolineato — i! fennmr-
IIU tit-! libro in edicola e r.rrvi-
lo Coitre che a stimo'»-" ••— 
" • •••.-.:^tJve culturaliiifuh* win 
qunliricate la cai>lir*a n:in|ir/:ii-
ne di opere a liisjx-nse e gli 
stessi rotocalchi) a far uscire 
il libro dal c tempio» in cui 
-•""• '\ aclosamento cu^todilj; 
per una ristretta c!;L-iiLi-i<i c-.J 
a dimostrare con strabiManti ! 
' :"~*""e (non importa se limi-

:•: primi numeri) i'--:-:.- -»-

che risponde indubbiamerite ai 
le esigenze di un pubblico sem-
pre piu maturo. 

Ma particolarmente inieit* 
santi ci sono sembrate le ri 
sposte sulla natura di questo 
consistente pubblico dei tasca 
bili: se ne e parlato piu .c!t.-. 

che siann slate prese iniziative 
in questo senso. Tanto vale 
quindi attenersi alle dichiara 
zioni degli stessi editori. che 
del resto non sembrano molto 
lontane dalla realta. 

Kbbcne. da quanto ci e stato 
tietto risulterebbe che i letto-
ri tici libri economici sono per 
la massima parte i medesimi 
lettori degli altri libri. perso 
in.- di media cultura, giovani. 
studenti, « un pubblico cioe — 
sono parole di Laterza — gia 
potenzialmente capace di assor 
liirc un maggior numero di co 

e piu volte si e detto che sa j p!L- di ogni titolo, pur che fosse 
rebbe stato necessario avviare j a" un prczzo piu accessibile »: 

j una rigorosa inchiesta snrinlr. 
gica. ma per ora non 

"in accanto a questi non man 
".".no (a sostenere la definizione 

data da Bonchio di un pubblico con la differenza pero che qui 
« meno omogeneo > o quella 
data da Mondadori di un pub 
blico •> composito e (luttuante ») 
autodidatti. lavoratori. o — ag 
giungiamo noi — persone che 
desiderano soddisfare certe cu 
riosita culturali in campi estra-
nei alle loro specifiche com 
petenze. 

Se prendiamo in considera 
zione la prima categoria di lei-
tori. comprendiamo l'esigenza 
di Einautli, per esempio. di in 
dirizzarsi verso pubblicazioni 
semi economiche, per poter 
presentare direttamente in pri
ma edizione testi d'attualita (e 
la strada anehe degli «Astri» 
e della «SC/10» di Feltrinelli. 

EDITDI^I RIUNITI 
Occorre un «tascabile» nuovo anche nei contenuti 

Roberto Bonchio ci )ia aictaa-
rato a name deyli Editori Uru 
niti: 

1) 

edicole. E" facile intuire le ra-

• cazione a dispense. la Storia del-
I le Tivoluzior.i del nostro seco'o. 

rcaliz?ata da una scelta equipe 
di Etudiosi e giornalisti italiani 
a stranieri. e<l introclotta dallo 
storico inglese Eric Hobsbawni; 

N'on vi 6 dubbio che ;.: e 
una sensibile riduzione nei-

le yendite delle collane ^o^ b) sviliiDDando la collana le Idee. 
rniche. soprattutto di quelle ciie i c i i e h a risco^so u n notevole suc-
appaiono settimanalmente nelle 1 c e S 3 0 i c o s i d a portarla ad un 

ritmo quindicinale; c) ristruttu 
ia •Ainxn di questo rapido « calo *. !n j r a n do la collana Enciclopedic 

nrimo luogo. rarfollars: dell'nf \ f,,«.a»:jj? i n due serie. una d 
ferta rispetto alia riomanoa. ciir- jHi/ional ejcr.omici ed una di 
ha dato luogo al moltiplicarsi in- j manuali 
discriminato <lelle iniziative e j 
alle solite improvvisazioni € tut*» ! *5>\ Tra le collane non econo-
in Italia credono di poter fain ! *JJ miclie l'attenzione princi-
! eciitcre). In secondo luouo !o j nalc sara accordata alia Bihlio-
scadere continuo della qualita j t..{n di swria curata da Ernesto 
dei titoli. nato da una sfiducia j Ragionieri e apertasi con i libri 
inuiustificata nei lettore. che ha 
FKirtato molti editori. da i;r. .<ito. 
a seguire certi filoni del film 
commerciale (sesso. violent, 
avventura). dall'altro a rispo!-
verare il vecchio romanw c!i 
appendice. 

2) 
Nella € stagione » ed:*','-t^:3 
appena iniziata la prod1.* 

zione economica degli Editori 
Riuniti si svolgera in tre riire-
zioni: a) continuando la pubbli-

di Tunnn de !*ira sulla guerra 
ciillf di Spagna e di Rude sulla 
rivcl'tv^nc francese. Vi usciran-
no opere di JenisaL'mskij (Dn 
Bismarck a Hitler). Santarelii 
(Storia del faseismo). Dobb. sulla 
storia economica dell'URSS. 
Stair. 3u!ia storia dell*antichita. 
..idiuou.x sulla rivoluzione indu-
.;.;ale. Sereni. sul capitalismo 
nelle campagne italiane. Goro-
dietskii, sulla formazione dello 
Stato sovietico. ecc. 

^ \ Ovviamente. il pubblico del-
H y le economiche e piu largo. 
piu sensibile all'attiialita dei temi 
trattati. meno omogeneo di quel-
lo dei libri * normali ». Gli auto 
diciatti. i giovani. i lavoratori 
sono la base piu forte di questo 
pubblico. Tuttavia. la differen-
ziazione tra i lettori degli eco 
nomici e gli altri e tutt'altro che 
netta 1 due pubblici in gran 
parte si identificano. Sarebbe in-
fatti un errore credere che l'ac-
quirente delle economiche sia. 
sempre o quasi sempre un lettore 
* nuovo», conquistato al gusto 
della lettura dalla novita del 
fenomeno. 

Questo e vero solo in minima 
parte. E il perche e facilmente 
spiegabile. II prezzo non basta 
a cambiare il pubblico: 6 solo 
un elemento. anche se impor-
tante. Se si vogliono nuovi letto
ri. tanti nuovi lettori. occorre 
creare un «tascabile > che sia 
anch'esso nuovo nei contenuti. 
tale cioe. per le scelte e per gli 
apparati che ne agevolino la Icq-
gibilita. da conquistare un pub
blico anche meno preparato. 

si tratta sempre di sole ristam-
pe). o lo sforzo di Laterza di 
affiancare alle ristampe opere 
originali al prezzo fisso di 900 
lire. E* un programma che piu 
di ogni altro e legato alle 3orti 
della nostra scuola, della scuo 
la media superiore e dell'uni 
versita in particolare: non di-
mentichiamo che in America i 
paper books hanno raggiunto 
altissime tirature proprio do-
po la riforma scolastica. che 
introduceva nei programmi un 
numero consistente di letture 
di vario goncre. 

Da questo puiito di vista la 
situazione italiana non e certo 
confortante: quanti sono. per 
esempio. gli studenti e i lau-
reati in lettere? e quanti fra 
loro hanno preso fra le mani 
un'opera di Auerbach o di 
Gramsci o di Croce o di Lu-
kacs? Quando si dice che l'lta 
lia e un paese dove si legge 
poco. bisogna innanzi tutto 
pensare a coloro che per me-
stiere dovrebbero leggere mol
to: un'aitra prova concreta del 
l 'arretratezza della nostra scuo 
la. e delle difTicolta in cui si 
muovono quegli insegnanti che 
si sforzano di attuare una ri
forma a dispetto delle istitu-
zioni stesse. E' chiaro che una 
editoria economica avveduta 
potrebbe portare un validissi-
mo contributo in questo senso. 

Ma se invece consideriamo 
Ia seconda categoria di letto
ri. allora dobbiamo ammette 
re che poco o nulla e stato 
fatto: molto piu semplice dar 
loro in pasto romanzi su ro-
manzi. sfruttando cinema te-
levisione scandali. che avven 
turarsi in programmi di ope
re serie di divulgazione e di 
attualita. tali da soddisfare gli 
i n t e r r o g a t e piu inquietanti 
che ci pone la vita moderna. 

Gennaro Barbarisi 
(III - Fine) 

STORIA POLIT ICA I D E O L O G I A 

Un libro di Silvio Leonardi di grande attualita 

DEMOCRAZIA DI PIANO 
Un'ampia e documentata analisi dei problemi che si pongono alia 
lotta delle masse lavoratrici per una programmazione democratica 
La pubblicazione del libro di 

Silvio Leonardi (Democrazia di 
Piano. Einaudi. 19GG. pp. 220. 
L. 2.000) offre uno strumento 
valido e serio di riflessione e 
di approfondimento a tutti co 
loro che vogliano partecipare 
da protagonisti o che si sentano 
comunque interessati al dibat-
tito sull'avvio di una politica 
di programmazione in Italia. 
Questo dibattito e ormai entra-
to nella fase culminante, che 
prelude a impegnative decisio-
ni da parte del nostro Parla-
mento: ma quanta parte sta 
avendo. in questo momento. 
neH'atteggiamento del governo 
di centro sinistra e dei partiti 
che lo sostengono. la tentazio 
no della propaganda, quasi che 
alle difficolta di una seria di 
scussinne sulla natura. i limiti 
e i negativi orientamenti del 
piano Pieraccini — messi a 
nudo drammaticamente dalle 
disastrose alluvioni dei primi 
di novembre — si potesse sfug 
gire con un vacuo bnttaae urn 
pagandislico! II libro di Leo 
nardi riennduce alle premesse 
e alia lunga. complessa gesta-
zione della politica di program
mazione nei « paesi ad econo-
mia privata industrialmente 
sviluppati»: e contribuisce 
ouindi a sbarazzare il terreno 
da ogni facile apologia e mi 
stificazione. 

L'nutore ripercorre puntual 
mente le tappe della « disnrdi-
nata » e « spesso contradditto 
ria » crescita dell'azione econo
mica pubblica nei Daesi capita-
listici. analizzandola nelle sue 
diverse funzioni (« normativa. 
erogatrice. imprenditoriale ») e 
indicando le vie per le quali 
essa giunse ad assumere un 
carat tere piu « unitario» e 
« preordinato ». fino a sfociare 
sul terreno della programma
zione. Essenziale e in questo 
sviluppo — a giudizio di Leo
nardi — il progressivo affer-
marsi dei diritti dei lavoratori-
del diritto « alKassistenza. al 
l'educazione e principalmente 
del diritto al lavoro come di 
ritto di liberta ». Cosi come egli 
dice assai bene. « le crrsccnti 
difficolta del sistema ad eco-

nomia privata a soddisfare i 
diritti dei lavoratori nati e svi
luppati nei stio stesso seno co-
stituiscono una delle maggiori 
spinte. in un primo tempo, a 
tentativi di correzione o di so 
stegno attraverso rintervento 
pubblico e. successivamente. 
ad un'azione programmata di 
carattere globale e permanen 
t e» . Questa tesi ricorre con-
tinuamente nei libro. viene a 
piu riprese efficacemente argo 
mentata. ed e a nostro avviso 
indiscutibilmente valida. La 
formula7ione a cui ricorre Leo 
nardi, la dove parla di «di
ritti acquisiti dalla persona in 
quanto tale, indipendentemente 
dai rappnrti di proprieta > non 
puo. ci sembra. suscitare equi-
viici. se si tiene presente che 
egli si riferisce alle conquiste 
che il movimento dei lavoratori 
e riuscito a conseguire attra
verso la propria a/ione di lotto. 

Naturalmente il passaggio a 
una politica di programmazio
ne 6 visto dalle classi dirigen-
ti capitalistichc come mezzo 
« per mantenere una sufficien-
te base di ennsenso. soddisfa-
cendo le nuovo esigenze e i 
nuovi diritti delle masse lcvo-
ratrici » e per garantire « un 
miglinre funzionamento del si
stema » Anche questi nsnetti. 
anche queste comL. ^enti del 
complesso e contraddittorio pro 
cesso da cui scnturisce il ri 
corso alia pianificazione nei 
paesi capitalistic!, sono ben pre
sent!' nei libro di Leonardi. 

II punto che pure viene indi-
cato. ma che forse meritava di 
essere maggiormente sviluppa-
to e aoprofondito. e peraltro 
quello della difficolta insormon-
iabile in cui « un sistema fon. 
dato sulla proprieta privata dei 
mezzi di produzione » si trova. 
vonostantc IP trasformazimii 
clir s/n stibendn. a soddisfare 
i diritti conouistati e rivendi 
cati dai lavoratori. II ricorso 
alia pianificazione urta cnnt»-o 
nstacoli istituzionali profondi: 
la possihilib'i di una conoscenza. 
di un controllo. di un orienta-
mento dello sviluppo econnmico 
realmente qlobali ed efficaci 
presenta. in un siffatto siste

ma di un grosso c- ?r->,: i ^SCIENZA E T E C N I C A 
•»<v.iir-o fino allora srii::;r..--::; 

.... c tutti abbiamo ~--'" :.ll 
con interesse a"';rr-r.--.-. v:.-.3 j 
:~?r;i!OP.e dei tascaosh r.elie 

ie a due passi d.t c.-i-.a. I 
r-;!!c cartolibrer;i:. r - ' - L—:: 
.- ;r- :!c. nei grandi r^- - - - •••• 
-r.ti/ service sorti appo«;::rs.~cr, 
' - «* inline sui banchi hen in 
vista nelle librerie tra»::--:::::.-:i:. 

Che poi troppi piccolj rdito 
ri cprnvveduti abbiano credu* 
it. r.c! miracolo. prcs; da!!a 
<; febbre dell'oro », <? si siano 
geliali a capofitto in irnpre=e 
,i'.u n/cindi di loro: che poi ro
manzi e romanzetti. rom;ir,7i di 
_ . — i . . n a e d'appendi.?c. ?*:• 
ounir i Irluzioni di clas«-"-« « »«-
MI pseudo scientific; r.: -rccu^ 
iogia. abbiano largarr:;-."*.' ::-r 

r.u altri titoli: che ia ir^ 

Libri e conveani denunciano da decenni un problema di fondo 

SOLO IN ITALIA MANCA IL 
BOSCO CHE FERMA IL FIUME 

Come e stata trascurata e distrutta la barriera naturale contro le alluvioni, per imprevidenze, speculazioni e irresponsabilita della nostra classe dirigente 

. n i -

dc!!a periodicity 
...... , » 
dal- | 

« Se i torrenti hanno distrtit- ; 
to tanta parte utile della man- j 
tagna. essi possono peri a'.lr ' 
lorn volta essere estinti 

^..;;a corr.c ;::: r . .' . l';;r.—,o. E dopo questo 
w tentativo di i m w - . L...\.'J. '. .ir.ni. dopo aver arresihia In \ 
oiiAttA. di invogliarc- a! •?-••••-;•-• ' loro opera demolitrice. l'iu:u~: j 
iiio dei prodotto s a =f.T»!s | pud ancora prendersi la rwm- | 
cliiusa *: sono tutti <m;v-- .--̂  cita: riparare entro cerli 11 i 
gativi che anche no: znhiw miti « danni passati e preve-
....', volte denunciato c c»--- :n " , r e ' f u ' " " - I ^.,.^lf',, es!st™n 

o^ar. ^ , w « e„;^.. -i- ..' " ? sono appiicGOiii. Non si trat-
gran parte sp.egano gb a«Ud.i ta di ^ ^ che esiaa sfoni j 

'-"'"' I r c c e s s i o n c - Q"e! t , , t ? svroparzionati ai mezzi ragio-
i . . . t^.ta £ prcntJore *y» *•;;:" ; ,lt:mlmente disponibili. La pos-
« .^'..7^61 questo p»tjb«!r.-5 c ! sibiUtii dt vittoria non 1 ™! , 
...=.i p-i-rdcre cid che si e >r:a tanto teorica ma realtzzabile I 
^--.liatamcnte trovato. •; d\ 
"corse di quegli editori che di-
CVIP- «adesso che il !ibr.» in 
t.;;»wia d crollato. PONS "•«•« 
t>tvmiere con screnita 
s'-iv lavcro ». non ci M : I . i;:tv, 
pcrcne riconosciamo ir. v,-.:.^c 
r . . . , . i« | a p r c t e s a rfj u n rjtorrm 
.:: paisdto. scavnienrtdr; : : - -
^«tv»nenza che e staU-; :^'- *-:•*• : 
s:n?r;!armente rivelatrict . \ 

Preso atto. quindi. del ridi- j 
rr.L;i5ionamento (che pro^ab'? ! 

e pratica *: queste. che si dt 
rebhero parole di adesso. sun 
gerite dai disastri delle all*t 

' r*nr:i di questi qinrni. rfcalgo 
! m a piu di mezzo secolo la 

Le scrirera L. V EcrtarcUi j 
per presentare un rolumettn j 
di un centinaio di pagine. II 
bosco contro il torrente. edito 
dal Touring. 

« Quando i nostri passi — si 
legge nelle pagine 3T-32 — sia-
no roFfi rerso una vallata tuttn 

U» desolante aspetto della csmpagna grosseJana allagata 

r^.'-:.^ dndra accentuan>» 
prossimi mesi) delle cvJ'.ine suoi fianchi siano erti ed il 
r>i—^iobe. ci lasciano ben spe-
ra rc i programmi degli edirnri 
r*"- 'ui le ie al tre collar*- a w i u 
—;~H»»- Einaudi ha par;. ' !o dj\ 
SO per cento della sua ^ro-Jti 
/i.ine occupato d<n •..,•>...'..]. 
'•^iiTza annuncia por •.- i-»-» 
r-—,- =tagione 20 titoi' ••'.'" «* 
rature tra Ie 10 e !e '2" rr.-.iz. 
copie. Fel t r inel l i pros«.»"';:-•- w 
tiioh all'anno con tiratiir-. r.i-" 
.--.- Hi ^o mi la copio. Sao.v>m 
«»c ;a pre \ is to t>T. TO ,• •'•-. 
gi; Kditori Riuniti I^r::-; , 
to uti'upcra a dispen^v c -•..".. 
no a w i a n d o un interosf^r,'-" p--. 
tenziamento di una delle Soro 
••'• ij.nc e la ristrutturaziont di 
lui oi ira. Mondadori R."^ "-.rf 
dc per ora abbandonare il rit 

d'invest'.Tlo con violenza e di 
produrvi inevilabilmente le pri
me dannose corrosioni... Al-
I'azione della parte viva del 

operta di boschi. anche se i i iorco. si aggiunge quella non 
mer^r- oreziosa della copertura 

sitolo formato dalle rocce piu morta. di quello strato cioe di 
fragili. e" facile accorgerci che terrirctn {htmus). di foglie. di 
manca nqni traccia di torren- cvrticcie e di rami secchi. che 
;i.. II terreno trora*i dapper- : si accumula sul terreno e che 

i inffo ben sodo e senza segni j puo o.nche rangiungere lo spes-
' m corrosinne: il corso d'acqua j sore d> parecchi decimetri. 
\ che si rede serpegoiare lim \ Questo strato si imbere del-
J pido e puro al piede dei rcr- i l-iCjaa piorana che sgocciola 
: wnti non porta seani *ensibili j attraverso le fronde. la trat 
1 ri; pierte. ne traccie di rasti -. J:rne in massa considerevole 

malgrado Vingegnosita degli 
idraulici. rendono sempre piu 
difficile la navigazione inter
na. si calcola di dover rimbo-
schire almeno 700 mila ettari... 
Percio in Prussia ed in Sasso-
nia lo Stato ne acqu'ista gran
di estensioni e li riveste di 
folti boschi e ricopre di pincte 
le sabbie del litorale baltico. 
Uesempio della Francia e pure 
imitato dalla Danimarca... Al-
trettanto si fa nei Belgio... >. 

La stessa Russia zarista si 
pose su questa strada. Son 
parliamo degli Stati Uniti. 

.Jepositi frangoti o ciottolosi... J etl ^.r.ycdisce cosi quello scor- J dove fu posto il « nncolo fo-
F.tiste dunque una relatione j nmento superficiale che con 
,ri lo stato regetatiro... d?'- \ n-%1? all'erosione torrenziale. 
I^TTPJIO ed il regime delle j mentre shlla a stilla lo cede 
acque meteoriche. che cador* 
e scorrono alia sua superfine. 
E questa relazione ha un nHis-
simo ralore. I popoli primiUrt 
la iniu'rono... In seguito i piii 
eminenti idraulici la riconnh 

,--, i t inaic della sua prm:..;;-. j beT0^ preoccupati e spave-itr.tl 
pt» economica. B<iringhh.vi u m j ^ r j progressivo disnrdine dei 
tmuera con equilibria «: ;.i 

- I 

collana economica cor< ui 
V, prs tvmplessive lf<' 
iS>t>ic. 

progress 
tiumi Primo. tra i nostri. Vil 

VI JrTTer.n SOttOStante... >. 
Ccxeeltt elementari. accolti 

in tutto •/ mondo civile, c \JX 
Francia diede il primo esem
pio di questa lotta, diventata 
n'aiuitl uuhcr.m'tP, intrapren 
de„Jo, cinquant'anni or sono. 

| la guerra ai torrenti alpini con 
i vn successn di cut I'Admini 

I lustre genmetra finrentino Vi I stration des Eaux et Forets 
j rioni nrl suo memorabile dt 

corso sulle piene dell'Arno... >. 
T' che signifka quindi ci'.e. j FT il bosco. si facero notare 
...*. •:•* si c resi tr/V.j - :.:• . -•? ivanti, < che da un laio 
afiultamento iliini;wi«» u<-'< j regola Vintensitd e la distribu-

e giustamenle fiera. L'esempio 
fu si-git'slc dull'Austria e dalla 
Svizzera... In Germania. per 
on^.-tme- ia progressiva ed 
oJlnrmante diminuzione del-

la narrativa aveva pori.-.iy a j rionc delle precipitazioni c ' ^ « j ?'er*^v f-ibufo di parecchi fiu-
una eompleta saturazicne (s- | sferiche, e dall'altro' impedi- ~.t sveciaJmenSe deWOder. ed 
\"?^no le risposte alia nc-v.ra . see alle acque piovane di ca- u crescentr. disordine del re-. i sposte . . . . 
• ,..,. <<*m4ixU: tranne M-.r.da-1 dtr* direttamenf «4 ttrrtno. » tfiir^ di toKs yd oilri, eh», 

restale alle vaste regioni mon 
tuose. che sono i nodi idro-
grafici dei maggiori fiumi... 
mettendo cosi in salvo dal jer-
ro e dal fuoco del pioniere 
nomade estese foreste. che 
occupano dal 13 al 76 per cen
to della totale superficie di 
quei territori montagnosi. Sel-
lo stesso tempo circa 300 mila 
chilometri quadrati di foreste. 
di proprieta dei dirersi Stati 
dell'Vnmne. rennero dichiarati 
walienabili. Tutte le nazinni 
civrlt pensano oggi seriamente 
a conserrare con cura i boschi 
ancora esistenti sul proprio 
territorio ed a rifarne. dovun-
qve sia riconosciuto neces
sario ». 

E Vltalia? In proposifo, in 
mancania di fatti, I'oprra dal 

Touring non poteva che con-
cludere con una esortazione: 
* L'Italia nostra per le condi-
zioni geologiche e geografiche 
del suo territorio. che ne han
no fatto un paese ricco di 
acque correnti. non pud e non 
deve rimanere seconda ad 
altre nazioni nella previdente 
ed utile intrapresa, con ta 
quale pud moltiplicare la sua 
ricchezza, fugare la malaria. 
e ridare tutta la bellezza ori
ginate al suo meraviglioso. in-
cantevole paesaggio >. 

L'esnrtazione era rivolta a 
una classe dirigente gonfia di 
retorica dannunziana e pa-
triottarda. Come pretendere 
che capisse che il nostro Pae
se, con una pianura di soli 
quattro milioni e mezzo di 
ettari contro gli oltre venti-
quattro milioni di ettari di 
montagna e collina. era espo-
sto. in mancanza di un'ade-
guata opera di rimboschimen-
to. a una progressiva erosione 
dei rilievi. col conseguente pe-
ricnla di sommersione dei suoi 
centri urbani, compresi quelh 
pu'i prestigiosi per storia. arte. 
cultura? Come oggi si pom-
pano quattrini a palate da 
autostrade micidiali per i cri-
teri economici con cui sono 
costruite, da aeroporti dorati 
e da sacchi urbanisiici tipo 
Agrigento, allora c'trano per 

questo. oltre alle guerre, le 
speculazioni finanziarie e il 
protezionismo industriale: co
me dunque pensare a buttar 
soldi nei boschi? 

L'esortazione cadde nei vuo-
to, e fu poi definitivomente se-
polta dal faseismo che arri-
vd al punto. al tempo dell'au-
tarchia. di predicare I'utilizza-
zione agricola delle stesse pen-
dici montane. 

Purtroppo I'esperienza di 
questi anni ha dimostrato che 
la nostra classe dirigente. no-
nostante ogni evento, resta 
sempre la stessa. con lo stes
so disprezzo dell'uomo. con la 
stessa fede di risolvere con 
belle parole tutti i problemi. 
compresi quelli che la natura 
ci ha posti con la presenza di 
rilievi domabili soltanto con 
un piano di rimboschimenti m 
seritn in una programmazione. 
che investa Vintero territorio 
con scelte prioritarie ispxrate 
all'interesse pubblico. 

Nei 1960 il Prof. Ghidini. 
dell'Universita di Genova. scri-
veva: «JI sitolo costitutice la 
piii importante delle risorse 
naturali di cui I'umanita di
spone ». Esso € a poco a poco 
viene smantellato e portato al 
mare... 11 Po scarica annual 
mente nell'Adriatico 3S0 milio
ni di chilogrammi di terra fer
tile: in Sicilia. il Simetn. che 
ha un bacino imbrifero che e 
solo un terzo di quello del Po. 
ne scarica altrettanti nelln Jo-
nio: l'.4rno ne scarica 26 mi 

grande estensione ma per la 
densita e per la qualita dei 
loro boschi ». L'ltalia figurava 
fra le ultime. e il quantitativo 
di legname importato era indi-
cato in oltre otto milioni di 
metri cubi. 

Ancora pochi giorni fa a 
Brescia, al Convcgno su < In-
segnamento scientifico e prote-
zione della natura s, svoliusi 
quando ancora non si cono-
sceva Ventita del d'isastro che 
s'era abbattuto sull'Italia, il 
Prof. Zanini. dell'Universita 
Cattolica, proponendo una mo-
zione sulla conservazione del 
suolo. rilevava che il proble
ma. che per questo verso « si 
collega alia conservazione del
la natura ed in particolare del 
manto forestale ». c• * quello di 
una razionale utilizzazinne del 
le acque che alimentano fiu
mi. torrenti. falde: un indiscri
minate impiego delle stesse 
negli impianti idroelettrici pud 
essere in fatti causa di un im-
poverimento delle falde sotter-
ranee e quindi di sofferenza 
per le diverse essenze foresta
ll. Da cid l'esigenza di un coor-
dinamento di un piano regola-
tore nella utilizzazione. che 
salvagvardi questo aspetto na-
turalistico ». 

« L'Amministrazione pubbli
ca. come in altri, anche nei 
settnre forestale — .scrirero un 
"forestale", il Doltor Cesare 
Pilla. nei dicembre 1961 — e 
in niardo rispetto al cammino 
delle cose: e un'arretratezza 

lioni nei Tirreno ed altri enor- da cui ben difficilmente riusci 
rebbe a liberarsi per forza pro
pria anche se lo volesse >. Si. 
perche il difetto e nei manico: 
in una classe dirigente rimasla 
la stessa dalla guerra libica, 
e che tutto vede. rimboschi-
mento compreso, in funzione 
clientelistica ("«Per quanto 
tempo ancora — si chiedeva il 
Dott. Pilla — si continuera a 
sowenzionare e a incoraggia 
re lavori e strutture che la 
realta economica e sociale ha 
gia da tempo scartati, e quan-
te iniziative, intrinsecamente 
buone, ancora naufragheranno 
o giungeranno in porta troppo 
tardi per lungaggini inutili e 
scoraggianti? >). 

mi quantitativi il Tevere... So
no tristemente note le ricende 
delle alluvioni e inonduzioni 
avvermte in Calabria, nella 
Sardegna. nei Polesine. in Lt-
ouria. nei Modenese con danni 
incalcolabili ed immane perdi-
ta proprio di quella terra col-
tivabile di cui l'ltalia ha tan
to bu:ogno. perdite che in 
grande misura possono essere 
imputate ad inconsulti e trap 
po este.n disboscamenti .. >. 

Due anni fa nei volume Le 
foreste d'Europa della collana 
Loscher La ricerca si osser-
vava che < i Paesi europei me-
glio dotati di un patrimonio 
forestale sono la Finlandia, la 
Svezia e VUnione Sovietica, 
non itmplicemtnt* per la Dirio Pacc'mo 

' j . -^sS^.*-. 

ma. limiti insuperabili. 
Questi ostacoli e questi limiti 

possono essere superati soltan
to da un'azione politica demo 
cratica che si svolga in dire-
zione di un'effettiva trasforma 
zione del sistema, attraverso 
una graduate e crestente limi-
tazione del potere dei grandi 
gruppi economici pr i \a t i . e una 
progressiva modifica/ione del 
regime di proprieta dei grandi 
mezzi di produzione. Non e a 
caso che le classi dirigenti ca
pitalistichc concentrano i loro 
sforzi nell'impodire lo sviluppo 
di questa azione politica demo 
cratica. nei contrastare ogni 
caratterizzazione in senso de
m o c r a t i c della politica di pro
grammazione Leonardi mette 
giustamente in evidenza come 
alio sviluppo della spesa pub 
blica non si sia fatto corri 
spnndere un aumento della « ca-
pacita di guida deireconomia 
da parte degli organi politici 
rappresentativi » e come, in le-
game con la programmazione. 
si introducano « misure dirette 
al raffnrzamento deH'esecutivo. 
o meglio. del suo apparato bu 
rocratico e manageriale» E' 
percio che <t la pianificazione 
puo coslituire una tappa deci-
siva sulla via alia servitii». 
nella misura in cui essa venga 
impiegata al fine di « proteg-
gere e sa lvare» con un cre-
scenfe intervento del potere 
pubblico gli « interessi > e gli 
« istituli » espressi dalla gran 
de borghesin capitalistica nei 
suo sviluppo. 

In questo senso e vero anche. 
pero. che la programmazione 
costituisce un terreno decisivo 
di contraddizione e di scontro: 
in modo particolare. di scontro 
per la democrazia. come lo 
stesso Leonardi pone ampia 
mente in luce, indicando anche 
una serie di positive dircttrici 
e rivendicazioni di lotta per le 
forze impegnate a conquistare 
un'effettiva espansione della 
democrazia. una programmazio
ne effettivamente democratica. 

La parte che nei libro e de-
dicata alia pianificazione nel-
l'Unione Sovietica si giustifica 
con una serie di ragioni: tra 
queste 1'influenza. la suggestio-
ne — piu volte sottolineata da l . 
l 'autore — che I'esperienza 
deirURSS. la cui validita do-
veva risultare con tanta forza 
di convincimento dal contribu
to decisivo dato alia vittoria 
sul nazismo. ha esercitato su 
scala mondiale. II ricorso alia 
programmazione nei paesi ca
pitalistic]' non potrebbe essere 
inteso prescindendo da questa 
influenza ed anche, piu specifi-
camente. dalla ricerca e dal 
dibattito. di grandissimo e an
cora vivo interesse. che ebbero 
luogo in URSS nei primo de-
cennio dopo la Rivoluzione 
(Leonardi parla di «un'opera 
di pionieri » svolta allora dagli 
economist! sovietici). La sin 
tesi che Leonardi ci offre della 
preparazione e degli sviluppi 
della pianificazione in URSS. 
e succosa e stimolante. anche 
se andrebhe precisata e appro. 
fnndita in alcuni punti: essa 
contiene un giudizio critico se 
vero sulle scelte prevalse nei 
periodo staliniano. improntate 
a un volontarismo sempre piu 
arbitrario e autoritario. anche 
se Leonardi non manca di ri-
chiamare le condizioni oggetti 
ve. storiche. di caral iere in-
terno ed internazionale. in cui 
si affermd la linea sostenuta 
da Stalin. I mutamenti in cor
so nei sistema di pianificazio
ne.^ la necessita di una rifor
ma. gia da tempo manifrsta . 
tasi. si rieollegano — nella hi-
cida analisi di Leonardi — al 
livrllo di sviluppo raggiunto 
dalle forze produttive e dalla 
economia sovietica: le stesse 
difTicolta. rilcva l 'autore. * sor-
sero proprio come effetto del 
lo sviluppo. che mise in evi-
denza. in misura crescente. i 
limiti del sistema che l'aveva 
validamente assistito nei na-
scere e nei compiere i primi 
e piu difficili passi >. 

L'esigenza e l'utilita di un 
ampin riferimento aH'e?pcrien-
za sovietica. ci semhrano. in 
effetti. indiscutibili II richia 
mo al contesto storico hen de . 
terminato in cui queiri-^perien 
7a si e sviluppata. vale anche 
a sottnlineare la pmfonda di 
versita delle condizioni nelle 
ouali oggi. nei paesi dell'Occi 
dente capitalistic^), il movimen 
to operaio e impegnato ad 
avanzare verso il socialismo. 
La necessita. decisamente af-
fermata da Leonardi. di inne-
s tare « sul fondo naturalmente 
democrat ico dei rapporti di pro
priety pubblici » un prncesso 
di sempre piu ampia par teci . 
pazione al dominio dei feno-
meni economici e sociali e alia 
drterminazinne delle scelte fon-
damentali di sviluppo. costitui 
see il problema che niu di neni 
altro ci impecna nella lotta per 
eonouistare la maecioranza del 
popolo italiano alia coscienza 
della superiority del sistema 
socialists nell'organizzazione e 
direzione della societa. 

Giorgio Napolitano 

notiziario di 

storia economica 

L Italia 
unita e 
il prote
zionismo 

L'ARGOMENTO. fra i piu cen-
trali quanto fra i meno atten-
tamente Etudiati della storia 
dell'ltalia unita. del lento ma-
turare di solidi interessi prote-
zionisti al di sotto dellepider-
mica quanto stanca ripetizio-
ne del leit-i/iotiu libero scam-
bista nei primi decenni post* 
unitari. ha riacceso di recente 
I'interesse di un gruppo di gio
vani studiosi. Cosi Lucio Vil-
lari su « Studi storici » (Per la 
storia del protezionismo in Ita
lia). Romano Prodi sulla « Nuo 
va ri vista storica » (11 prote
zionismo nella poliiica e nel-
I'industria italiana dall'untfica-
zione al I8.S7) e Mirella Calza-
varini su • Clio » (// protezio
nismo industrial? e la tariff a 
doganale del IHS7) hanno rie-
saminato. da diversi punti di 
vista e con ottiche piu o meno 
ravvicinate. tutta la complessa 
questione. I" tuttavia opportu-
no constntare come tutti e tre 
questi scritti tendano a muo-
versi piu sul piano del taccon-
to ragionato — recando cosi an
che un contributo reale su 
aspetti particolari ed indicando . 
fonti in precedenza non sem
pre correttamente considerate 
ed utilizzate — che non su 
quello. e sarebbe piu giusto di
re che non anche su quello. 
della discussione generale. sul 
senso dell'episodio in se (si 
pensi al peso che ha eser
citato nella storia del nostro 
paese la frattura della classe 
dirigente in liberisti e prote-
zionisti che data da allora e al
le polemiche, storiograliche e 
non. che ne sono derivate) e 
sul suo piu coerente innesto 
nella secolare storia unitaria 
del nostro Paese. Un limite que
sto piuttosto appariscente per 
chi, anche di recente. ha se
guito con attenzione discussioni 
come quella fra Gerschenkron 
e Romeo o ha letto. anni or 
sono. un saggio di Emilio Se
reni. comparso a puntate su 
« Politica cd economia > la cui 
meditazione non sarebbe cer
to stata superflua in una oc-
casione del genere. 

Perche. pur disscnlendo dal
la negativa opinione del Pro
di sulla protezione. ci sembra
no inaccettabili le conclusioni 
della Calzavarini. unilateral-
mente fa\orevoli. sulla tariff a 
del 1887: nell'un caso e nei-
I'altro. inratti. I'incapacita di 
stabilire una netta distinzione 
fra il significato del protezio
nismo industriale e quello del 
protezionismo agricolo. cntram-
bi caratteristici di quella tarif-
fa. d e r h a a nostro avviso dal 
programmatico nfiuto di consi-
derare la natura del processo 
di unificazione ed il suo decor-
so reale sulla base del com-
promesso di classe che ad esso 

presiedette. 
• • • 

L'EDITORE Feltrinelli ha re-
centemente pubblica to un gros
so volume antologico apparso 
gi3 presso le Oxford Univer
sity Press alcuni anni or sono, 
L'economia dei Paesi sottosvi-
luppati. a cura di A N Agar-
wala e S.P. Singh. E' da segna-
lare tanto Tintelbgenza nella • 
«celta del saggi (alcuni dei qua
il quasi « classici ». come quel
li del Rostow. del Rosenstein-
Rodan. del Viner. del Colin-
Clark. del Nurkse. del Furtado. 
del Chenery. del Lewis, dello 
Scitowsky. del Baran. ecc . ) . 
quanto. e correlativamente. che 
questa pubblicazione e proba-
bilmente una delle migliori — 
e delle meno pubblicizzate — 
che nella permanente confu-
sione editoria Ie siano dedicate 
all'argomento. 

Una iotroduzione alia edi
zione italiana a v e b b e sem-
mai potuto cercare di racco-
gliere e precisare i punti con-
troversi e le diversita di im-
postazione facendo al tempo 
stesso un rapido bilancio — 
anche bib'iografico - dei con-
tributi successivi. 

(a cura di G. Mori) 
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