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Tradotto in italiano lo studio di Jean Bouvier 

Storia «esemplare» 
della dinastia 
dei Rothschild 

Dalla prima banca di Meyer - Amschel a Francoforte alia banca fran-
cese diretta da Pompidou una grossa trama di vicende finanziarie e 

politiche h stata tessuta in Europa per un secolo e mezzo 

Tra le grandl «dinastle» 
borghesi che hanno dato 11 lo-
ro nome ad alcune delle piu 
notevoll vicende finanziarie 
ed anche politiche dell'Otto-
cento, quella dei Rothschild e 
certamente una delle piu im
portant!, sia per il peso che 
ha avuto nella storia del se
colo che ha visto lo sviluppo 
Impetuoso del capitalismo 
(uno sviluppo di cul indub-
biamente 1 Rothschild sono 
stati fra i protagonlstl), sia 
per il carattere in un certo 
senso « esemplare » della sto
ria interna della famiglia, sal-
damente unita negli affari ed 
in grado, percib, di operare 
contemporaneamente in quasi 
tutta l'Europa. Per queste ra-
gioni gli storlci si sono occu-
pati e continuano ad occupar-
sl dei Rothschild. Non si trat-
ta di uno studio facile, per la 
inaccessibility di alcuni archi-
vi (quelll dei Rothschild d'ln-
ghllterra restano ancora chiu-
si agli studiosi) ed anche per
che studiare l'attivlta dei 
Rothschild signifies, per 1'am-
piezza e 1'influenza che essa 
ha avuto, prendere In esame 
un secolo e mezzo di storia 
europea. 

L'ultimo storico che si e 
provato in una cosl difficile 
impresa, ottenendo dei buoni 
risultati, e stato Jean Bou
vier, in un'opera che viene 
ora tradotta in Italiano («I 
Rothschild», Bari, Laterza, 
1968, pp. 309. L. 3500). II la-
voro di Bouvier si legge con 
interesse e profitto, sia perche 
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egli e riuscito a rendere ac
cessible anche al lettore me
dio una materia non sempre 
facile, sia perche gli storici, 
ed anche quell! che si interes-
sano soprattutto delle vicen
de italiane, possono trovarvi 
spunti ed osservazioni assai 
utili. 

Come si e detto, nella sto
ria dei Rothschild si riflette, 
in modo piii o meno diretto, 
la storia dell'Europa contem-
poranea, e, per convincerse-
ne. e sufficiente ripercorrerne 
i momenti piu importanti. Le 
origini della « dinastia » van-
no cercate a Francoforte, 
verso la fine del Settecento, 
nel ghetto ebreo, da cui ve-
niva Meyer-Amschel, che ne 
fu il fondatore. Agiato mer-
cante. e poi agente di corte, 
le sue fortune furono agevo-
late dal frazionamento politi
co della Germania, che spin-
geva i princlpi local! a ricor-
rere, per flnanziamentl, a mer-
canti ed a banchieri. Nel pe-
riodo napoleonico la poten-
za e la ricchezza della fami
glia aumentarono assai rapi-
damente, grazle alle capacita 
non solo finanziarie, ma an
che politiche dei suoi mem-
bri. Essi, infatti, pur essen-
do, in linea generale, contro 
la Francia cercarono di sfrut-
tare ogni occasione fsvorevo-
1* e riuscirono. anche sotto la 
occupazione francese, a fare 
buoni affari. 

II contrabbando che si svol-
se intensamente durante il 
blocco continentale contribul 
ad arricchirli, nonostante 
qualche infortunio, e l'sppog-
gio sempre piu deciso che 
essi diedero aUTnghilterra, 
nell'ultimo periodo della do-
minazione francese in Euro-
pa, fece si che alia caduta di 
Napoleone i Rothschild pote-
rono presentarsi sulla »cena 
europea arendo alle spalle 
una forza finanziaria e poli-
tica non induTerente. 

II Bouvier, per delineare 
meglio alcuni aspetti della 
ascesa dei Rothschild rieorre 
a pagine di Balzac e Stendhal 
e se ne serve in maniera as
sai efficace, per rappresen-
tare i caratteri fondsmentsli 
della societa in cui essi ope-
rarono. Si e detto, ed il Bou
vier lo ripete, documentando 
ampiamente la affermazione, 
che i Rothschild sono stati 1 
banchieri della Santa Allesnza, 

In resits, i legami col Met-
temlch da una pane e con 
llnghilterra daH'altra ne fe-
cero i rappresentanti di mag-
gior rilievo dell'Alta Banca 
ed 1 protagonisti della politi
cs finanziaria di quegli anni, 
e si trattava di una politics 
che andava in appogglo alle 
forze conservstrici e ne rice-
veva il sostegno. Se nel cam-
po della flnanza 1 Rothschild 
furono degli innovator! (il 
Bouvier rlcorda a questo pro-
posito, la trasformazione dei 

IUU esterni in prestitl in-
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terni) in quello politico era-
no senz'altro dei conservator!. 

II 1820, di conseguenza, li 
spaventb: essi parteciparono 
attivamente alia lotta contro 
i movlmenti rivoluzionari e 
Carlo Rothschild si rec6 a 
Lubiana e poi segui l'esercito 
austriaco che interveniva con
tro 1 liberal! a Napoli, dove 
negli anni seguenti prosperb 
una succursale della casa. 
S'intende che le ragioni ideal! 
non avevano nessun peso su-
gli atteggiamenti politic! dei 
Rothschild, ispirati soltanto 
dal calcolo dell'utilita che es
si potevano trarne nel cam-
po degli affari. Divenuti po-
tenti attraverso la guerra, li 
troviamo nel 1830 schierati de-
cisamente a favore della pa
ce, perche la guerra in que
gli anni avrebbe minacciato 
i loro traffici e la regolare 
riscossione dei loro prestiti. 

II 1848 fu per i Rothschild 
ancora piii pericoloso del 1820. 
La loro attivita ne venne scon-
volta, soprattutto in Francia. 
Ma quella dei Rothschild era 
una dinastia che regnava in 
molti paesi d"Europa e la cri-
si della casa in uno Stato ve-
niva sempre bilanciata dall'in-
cremento delle attivita che 
essa svolgeva in altri paesi. 
Inoltre i Rothschild aveva
no grand! capacita di adatta-
mento, proprio perche" per 
loro le ideologie avevano scar-
sa importanza. Come scrive 
il Bouvier, essi sapevano, 
quando era necessario, it avan-
zare con i tempi». L'era indu
strial li vide present! in 
prima fila, sia nelle nuove at
tivita economiche, sia nelle 
lotte politiche. 

Ne! tempi piii recent!, pe-
r6, ci sono stati profondi 
mutamenti. Altre potenti for
ze finanziarie ed industrial! 
sono apparse sulla scena ed 
i Rothschild sono dovuti ve
nire a compromessi, ed han
no anche conosciuto qualche 
sconfitta. Essi non hanno dc-
vuto piii combattere tanto per 
la conquista di nuove posi-
zioni di potere quanto per il 
mantenimento delle fortune 
acquisite. Ma la loro decaden-
za e stata del tutto relativa, 
come mostra il Bouvier, per-
che\ se la loro azione non e 
stata piii decisive, non ha 
cessato tuttavia di avere un 
peso notevole e, se i mem-
bri della famiglia non com-
paiono piii sulla scena finan
ziaria e politics col rilievo del 
suoi grandi rappresentanti del
la prima meta dell'Ottocento, 
la loro presenza, anche se piii 
discreta, continua a farsi sen-
tire. Le ultime pagine deU'ope-
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ra (il Bouvier arriva flno a 
Pompidou, che della banca 
Rothschild e stato direttore 
generale) sono pero piii cro-
nachistiche che storiche. 

L'opera del Bouvier, del cul 
contenuto abbiamo dato una 
rapida sintesi, e dunque inte-
ressante ed anche utile sul 
piano dell'indagine scien tinea, 
non solo per l'ampiezza della 
ricostruzione che permette al-
l'autore di cogliere ! rapporti 
tra gli awenimenti finanziari 
e politici, ma anche per lo 
scnipolo che spinge il Bou
vier ad evitare ogni iroppo 
facile biografismo e ad utiliz-
ssre con estrema cautela le 
opens dirette contro i Roth
schild, alia cui Orlgine e'e 
spesso una polemica antlse-
mita, di cui egli roette in 
luce i caratteri. 

II limlte maggiore dell'ope-
ra del lavoro del Bouvier ml 
sembra invece da cercare nel 
fatto che egli pone in rilievo 

gli effetti che l'attivlta dei 
Rothschild ebbe sulle strut-
ture economiche dei paesi in 
cui operarono soltanto per 
quanto riguarda la Francia 
(ed anche per essa, forse, 
la sua ricerca avrebbe potuto 
essere piii approfondita ed 
estesa). Ma quale peso ebbero 
i loro prestiti su un'economia 
arret rata come quella napole-
tana? Fino a che punto le va-
rie succursall della casa in-
fluirono, in senso positivo o 
negativo, sullo sviluppo della 
societa nel Regno delle Due 
Sicilie o in Germania? Un al-
tro problema che non viene 
affrontato in modo esaurien-
te e quello del rapporto che 
attraverso 1 Rothschild si ven
ne a stabilire tra i vari mer-
cati finanziari europei, del 
grado di interdipendenza che 
venne raggiunto, e dei suoi 
effetti. 

Aurelio Lepre 

II professor Barnard e il chirurgo cardiaco amerkano Cooly controllano le condizioni fisiche di Philip Blaiberg 

DELUSI0NI E SPERANZE PER I TRAPIANTI 

IL SIERO ANTI - UNFOCITARIO 
SC0NGIURERA IL RIGETTO ? 

II biologo britannico Medawar, premio Nobel, ha suggerito quella che sembra la via giusta, dopo il superamento della crisi 
da parte di Blaiberg, per ottenere I'attecchimento senza che vengano soppresse le naturaii difese dell'organismo 

aranciata 

&iC 

II problems dei trapiant! e 
oggi soprattutto il problema 
del rigetto. Le difficolts tecni-
che, in sede operatoria, sono 
state largamente superate, 
quelle relative al reperimen-
to degli organ! da trapianta
re non sono insuperabili, e si 
vanno anche perfezionando i 
metodi per la conservazione 
di tali organ! dopo il prelie-
vo dai donator! vivi o dece-
duti. 

I mezzi per vlncere il « ri
getto » ci sono, ma hanno tut-
ti un certo grado di perico-
losita. Si tratta degl'immuno-
soppresslvl (radiazioni, cor-
tisonici, antimitotic!) detti 
cosl perche1 capaci di soppri-
mere i poteri immunitari con 
cui l'organismo si difende dal
la presenza deU'organo estra-
neo fino ad eliminarlo. II 
guaio e, come e stato ampia
mente ripetuto, che codesti 
poteri immunitari servono an
che per la difesa contro le 

-infezionl, e quindi sopprimer-1 li o ridurli in misura sens!-
bile previene o blocca il ri
getto, ma nello stesso tempo 
rende il paziente suscettibi-
lissimo non solo ai germi che 
son causa di malattie ma pu
re ad altri normalmente inno-
cui. Senza contare la tossici-
ta degli immuno-soppressivi 
medesimi. 

II caso Washkansky e tipi-
camente dimostrativo in que
sto senso. Tutto era andato 
benissimo, senza il minimo 
accenno di rigetto, e in accor-
do con cib il cuore trapianta-
to e apparso, agli esami ese-
guiti dopo la morte, in plena 
integrits ed efficienza. Causa 
del decesso una polmonite, 
malattia che spaventava tren-
t'anni fa ma che oggi e facil-
mente dominabile, quasi sem
pre con un po' di penicillina. 
La sua comparsa tuttavia, in 
un individuo tanto protetto e 
riguardato, suonava conferma 

della mlnorazione delle sue 
capacity difensive indotta dai 
mezzi immuno-soppressivi, co
me era abbastanza prevedi-
bile. 

La sorpresa venne quando 
si vide con sgomento che il 
processo polmonitico risulta-
va di particolare malignita, 
sia per la sua vasta diffusio-
ne e sia perchg resistente a 
tutti gli antibiotic! usati, e 
malgrado fossero usati in do-
si massicce. Motivo per cui a 
un certo punto si fece stra-
da il sospetto che una mani-
festazione tanto pemiciosa po-
tesse essere il segno di un 
tentativo di rigetto ancora lar-
vato e non altrimenti rileva-
bile. Una ipotesi questa un 
po' astrusa, che neppure si 
sapeva spiegare teoricamen-
te, ma che fu avanzata in vi
sta della inesplicabilita del fe-
nomeno, dato che — trattan-
dosi del primo trapianto car
diaco sull'uomo — non vi era 

Da Berlino a Dresda un'importante mostra antolo-
. gica del pittore italiano con opere dal 1930 a oggi 

Pizzinato nella RDT 

Armand* Pizzinate: c Un fantasma percerrt 1'Ewrepa • , 1M9 '50 

BERLINO. luglio • 
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Non mancan* par* *«adri clt* *sprim*no II 
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alcuna esperienza precedente 
ad orientare nella interpreta-
zione dei vari aspetti del de-
corso e specie di un aspetto 
cosl sconcertante. 

Oggi sappiamo che l'esame 
istologico eseguito dopo il de
cesso non ha rivelato alcun 
indizio riferibile al supposto 
rigetto, ma solo le alterazio-
ni tipiche della polmonite, e 
cib riconduce alia primitiva 
idea di una infezione polmo-
nare da far risalire alle trop-
po ridotte difese immunitarie. 
Lo stesso Barnard ha confes-
sato di avere ecceduto con 
gli immuno-soppressivi, ed e 
verosimile che a provocare il 
danno con le sue conseguen-
ze letali sia stato un ecces-
so di radiazioni, il famoso co-
balto. 

In tutti 1 trapianti eseguiti 
finora sull'uomo, fra quanti 
hanno finito successivamente 
col soccombere i deceduti per 
Infezione sono nientemeno che 
l'867o. II che vuol dire che se 
si risolve quest'ultimo proble
ma simili interventi si molti-
plicheranno come operazioni 
di c routine », in quanto crol-
lerebbe subito la percentua-
le di mortalita. Si tratta pe-
raltro di un obiettivo che ri-
corda la quadratura del cir-
colo: riuscire a sopprimere la 
reazione immunitaria contro 
l'organo estraneo, lasciando in-
tegrs o quasi la reazione im
munitaria antinfettiva, riusci
re cioe a semdere qualitatica-
mente la reattivita organica 
conservando quella utile ed 
abolendo quella dannosa. E 
qui entra in gioco lo scien-
ziato britannico Medawar. che 
ha prospettato la possibility 
di raggiungere tale scopo con 
qualche mezzo che blocchi la 
attivita dei linfociti, i giobu-
li bianchi del sangue a cui si 
deve in buona parte 1'azione 
contro l'organo trapiantato, e 
lasciando integri invece i leu-
cociti. che sono altri globuli 
bianchi del sangue destinati 
a svolgere I'attivita difensiva 
contro le infezioni. 

Si e pensato cioe dl ripren-
dere Tides di un siero anli-

Unfocittco (ventilsts altre volte) 
perfezjonandone la tecnica di 
produzione in modo da otte-
nerlo rispondente alio scopo. E 
Medawar stesso lo na realiz-
zato in pratica e ne ha con-
trollato la piena efficienza su-
gli animali, tanto che si e !n-
cominciato ad utilizzarlo pu
re sull'uomo. E' owio che bi-
sognera attendere qualche an
no per un gludizio definitivo. 
ma le prime relazioni da va-
rie parti sembrano soddisfa-
centi, nel senso che mentre 
si blocca il processo di ri
getto, non solo si conservs 21 
potere difensivo contro 1 ger
mi ma in piii non si provoca 
1'azione tossica degli immu
no-soppressivi abituali. 

Sembra che Barnard si sia 
servito anche del siero ami-
linfocttico su Washkansky, 
ma il clamore stesso che si 
e creato intomo a Iui deve 
averlo spinto — nella ricer
ca del successo ad ogni co-
sto — ad eccedere con l'uso 
del rsggi, forse non troppo fi-
ducioso del nuovo mezzo. 
D'sltra parte, in questl gior-
nl, proprio l'uso del siero an-
tl-linfocitico sembra aver risol-
to la crisi di un altro cele-
bre uomo dal cuore nuovo. U 
dentists Blaiberg. 

II siero si ottlene dal cava!-

lo cui siano stati inoculati i 
linfociti del soggetto che de
ve sottoporsi al trapianto, lin
fociti estranei all'animale che 
inducono nel suo sangue (da 
cui si ricava il siero) la for-
mazione di antl-linfontci, che 
hanno azione distruttiva spe
cifics contro 1 linfociti iniet-
tati, cioe quell! del paziente 
in questione. 

Deve quindi essere prepa-
rato ogni volta un siero spe-
cifico per ogni individuo da 

trattare. Ma il fatto curioso 
e che in pratica le cose non 
corrispondono alle premesse 
teoriche. Si penserebbe infat
ti che tale siero agisca ridu-
cendo il numero dei linfociti 
contenuti nel sangue del pa
ziente e producendo cosl 
quella che si dice lin/openla, 
o poverta linfocitaria. ed ef-
fettivamente codesta linfope-
nia si verifies, ms e mode-
sta e transitoria, per cui non 
sembra che ad essa soltanto 
o ad essa soprattutto si deb-
ba 11 benefico risultato. 

Da ci6 le attuali ricerche in 
corso per individuare quale 
frazione di tale siero sia quel
la veramente attiva come an-
ti-rigetto, in modo che quan
do sara identificsta si possa 
isolaria, evitando cosl even-
tualmente i possibili disturbi 
secondari dovuti si siero, e 
magari con un maggior 
dosaggio aumentandone l'in-
tensits o la durata dell'ef-
fetto. 

Gaetano Lisi 

Varsavia 

Inaugurato 
il Museo del 

E* stato inaugurato a WUa-
now nei pressi di Varsavia un 
Museo del ManifesTO. il pnmo 
dei genere in Europa. Vi sono 
state allestite due esposizioni: 
la prima e dedicata alia produ
zione artistica dei tre autori 
premiati alia I BiennaJe Inter-
nazionale del Manifesto nel 1966 
(il polacco J. Lenica. e i giap-
ponesi Kazumas Nagai e Hiro-
shi Tanaka)- I'altra raccoglie 
le opere di W. Zamecznik, arti-
sta granco receotemente scom-
parso. docente aU'Accadenua 
delle Belle Arti di Varsavia. 

Le opere raccolte nel nuovo 
museo sono circa 16 mila. la 
maggioiranza di esse rarissi-
me. Una parte considerevole 
della raccolta (circa un quinto 
del totale) costituita di opere di 
artisti stranieri. e stata dona-
ta al Museo dai parted panti 
alia 1 biennale Internazionale 
del Manifesto, o ottenuta nel 
quadro degli scambi con i'este-
ro effettuati dal Museo Nario-
nale. 

Contemporaneamente e stata 
inaugurata a Varsavia ia II bien
nale Internazionale del Mani
festo. 

Cinque 
chilometri di bot-

tiglie messe in fila. Bot-
tiglie di acqua minerale, 

aranciata, bitter, aranciata 
amara, limonata, acqua tonica, 

cocktail, chinotto, rabarbaro. 
Cinque chilometri: tanto sono 
lunghe le linee di imbottiglia-
mento della San Pellegrino.Sono 
le piii lunghe linee di imbotti-
gliamento d'ltalia. E fanno parte 
del piu moderno complesso in
dustrial d'Europa nel settore 
delle acque minerali e bibite. 
All'inizio delle linee d'imbotti-
gliamento, le bottiglie entrano 
vuote: al termine, escono 
piene e tappate. Senza che 
mai mano debba toccarle. 
Durante il tragitto, le botti
glie vengono lavate e ste-
rilizzate; quindi si riempio-
no in rapida cadenza di 
acqua minerale, succhi di 
agrumi.zucchero ed ogni 
altro components, misce-
lati in giusta proporzio-
ne. Infine il ciclo si con
clude con la pastorizza-
zione e I'etichettatura. 
Senza che mai mano 
debba toccare una 
bottiglia. Ogni giorno, 
dai cinque chilometri 
delle linee di • imbot-
tigliamento escono 
milioni di bottiglie di 
Acqua Minerale e 
Bibite San Pelle-
grino.edaquirag-
giungono ogni ca
sa d'ltalia e ogni 
citta del mondo. 
Questa e la San 
Pellegrino: pro-
dotti naturaii 
preparati con 
una tecnica 
d'avanguardia. 

un nome che d una garanzia 


