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1463-1963: celebrazioni 
in bnore del grande umanista 

Giovanni Pico 
nella storia del-
rilmanesimo 

// 24 febbraio a Mirandola Euge
nia Garin apre il c/c/o delle ma-
nifestazioni - A settembre, un 
convegno di studiosi del pen-

s/ero pichiano 

Giovanni Pico. Questo dipinto su tela si 
trova nella residenza municipale della citta 

' d i Mirandola. Un uguale ritratto e agli 
Uffizi d i Firenze 

Dallo scorso anno l 'am-
ministrazione civica della » 
Mirandola si prdpose di 
celebrare nel modo piu de-
gno la grande figura di 
Giovanni Pico. Pe r que
sto scopo, vennero costi-
tuit i un Comitato Nazio
na le e un Comitato Orga-
nizzatore che nomino le 
Commissioni incaricate di 
a t tua re il programma. 

L'iniziativa di maggiore 
rilievo e indubbiamente 
rappresenta ta dal Conve
gno internazionale di stu
di , che avra luogo a Miran
dola nel mese-di se t tembre 
sul tema « L'opera e il pen-
siero di Giovanni Pico nel
la storia dell 'Umanesimo >. 
A l Convegno, che si t e r ra 
sotto il patrocinio dell 'Isti-
tu to Nazionale di Studi sul 
Rinascimento di Firenze, e 
gia assicurata la partecipa-
zione dei maggiori studiosi 
del pensiero pichiano, ita-
liani e stranieri . Esso sa>*a 
preceduto da manifestazio-
n i cultural i , indette per il _ 
prossimo mese di maggio 
dalla Deputazione di storia 
pat r ia di Modena, di con
cer to con il Comitato Or-
ganizzatore. per la t ra t ta-
zione di temj part icolari . 
La produzione scientifica 
che uscira dai Convegni 
v e r r a raccolta in volumi. 
F r a le relozioni che sa-
ranno presentate al Conve
gno promosso dalla Depu
tazione di storia patr ia , ri-
cordiamo quelle dei pro-
fessorj Giuseppe TolTanin 
(Universita di Napoli) , 
Michele Federico Scialla 
(Universita di Genova) , 
Umber to Bosco (Universi ta 
di Cagliar i) . 

Al Convegno, che si svol-
gera a Mirandola e a Fi
renze, saranno esposte e 
discusse sej relazioni pre
sentate dai professori Eu-
genio Garin (Universita di 
Fi renze) , Robert • Weiss -
(Universita di Londra) , De-
lio Cantimori (Universi ta 
di Firenze) , Paul Osk3r 
Kristel ler (Universita di r 

New York) , Franco Simo-
n e (Universita di Torino) , 
Raymond Klibansky (Uni
versi ta di Montreal) . Pro-
senteranno inoltre comuni- • 
cazioni 1'abatc Raimond 
Marcel (Association Guil-
l aume Bude Parigi) e i pro
fessor Francois Masai (Bi-
blioleque Royale del Bel-
gio), Miquel Batllori S.J. 
(Pontificia Universita Gic-

goriana) , Antonio Corsano 
(Universita di Bar i ) , Alek-
sandr Gorfunkel (Accade-
mia delle Scienze di Le-
ningrado) , Giorgio Radetti 
(Universita di Tr ies te) , En
rico Colomer (Collegio San 
Francisco Borja di B a r c e 
lona) , Luigi Firpo (Univer
sita di Torino), Georges 
Zathey (Universita di Cra-
covia), Cesare Vasoli (Uni
versi ta di Cagliari) , Fran
cis Yates (Universita di 
Londra) , Enrico - Castelii 
(Ist i tuto di Studi filosofici 
dell 'Universita di Roma) , 
Vittore Branca (Universita 
di Padova e Fondazione 
Cini) , Tullio Gregori (Uni
versita di Roma), Nicola 
Badaloni (Universita - di 
P isa) . Le celebrazioni si 
apr i ranno ufficialmente do-
menica 24 febbraio 1963. a 
Mirandola, con una confe-
renza del prof. Eugenio 
Garin. 

Per quella data il Mini-
s tero delle Poste e Teleco-
municazioni fara uscire un 
francobollo commemorati-
vo del grande mirandolano. 
Un ufficio postale avanzato 
funzionera presso la sede 
della celebrazione. Saranno 
buona occasione per biblio-
fili e numismatici due mo-
s t r e : una bibliografica e " i 
documenti e l 'altra icono-
grafica, di medaglie, dipin-
ti e di monete della zecca 
dei Pico. Completeranno il 
programma celebrativo &I-
t re iniziative: gite scola-
stiche per visita e omaggio 
alia tomba di Giovanni 
Pico in Firenze (S. Marco) . 
coniazione di una medaglia 
ricordo. un concors 0 a pre-
mio indetto fra s tudenti di 
Scuole medie superiori per 
lo svolgimento di un tema 
di soggetto pichiano e la 
s tampa di una pubblicazio-
ne da dest inare a una piu 
larga diffusione della cono-
scenza di Pico nelle scuole 
e fra la popolazione. 

II Comitato Organizzato-
re delle onoranze, che fa 
capo a Mirandola al mini-

• s t ro Medici, a] Prefetto di 
. Modena, ai Sindaci delle 

citta di Firenze e Mirando
la, al quale hanno dato adc-
sione Univerista, Enti e 
Istituzioni culturali ilalia-
ni e stranieri , Citta, Acca-
demie, Deputazioni di sto
ria patria, si propone di 
conseguire proficui risul-
tati per gli studi e la cul
tura . 
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Ebreo veneziano di Mercante padovano AAeir Maggino, pro-
origine levantina di origine tedesca tetto da Sisto V 

Venditore ambulante 
a Venezia nel '700 

Gli ebrei in Italia 
L'editore Einaudi che ha 

stampato la ponderosa Sto
ria deglj ebrei in Italia 
(pp. 727, L. 5.000) assicura 
che Vautore, Attilio Milano, 
ha lavorato a quest'opera 
per piu di un quarto di se-
colo. E non si stenta a cre-
dergli tale e la mole di la-
voro, di scavo, di paziente 
ricupero e vaglio delle te
stimonialize piii lontanc e 
incerte, compiuta dal Mi
lano per un arco storico 
che abbraccia venti secoli, 
da quando i primi nuclei 
di ebrei giunqono nella 
penisola per stabilirsi nel
la Roma repubblicana si-
no ai giorni nostri. alia 
tragedia di vent'anni fa 
consumatasi nelle razzie. 
net campi di sterminio, 
nella cospirazione. E non 
si tratta solo di un "ex
cursus" storico bcnsi di 
una trattazione che — per 
quasi meta del volume — 
investe la cultura ebraica, 
le sue manifestazioni arti-
stiche, il costume, il culto, 
la parlata, Vorganizzazio-
ne amministrativa, la vita 
sociale. 

L'interesse che sollevd, 
un anno fa, il libro del 
De Felice dedicato agli 
ebrei sotto il fascismo de-
ve aver indubbiamente 
giovato ad acuire l'interes
se sulle vicende della co-
munitd — la piu. antica in 
Occidente — e qutndi al 
favore che la nuova opera 
sta incontrando presso il 
pubblico. Vale la pena pe-
ro di avvertire che Vispi-
razione del Milano e di ti-
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po del tutto differente: di che ci offfeil'.punto di'vi-
ricerca filplogica per un 
verso, di (carica religiosa 
ebraica per un altro, anzi 
con una costante indagine 
critica. sulla condotta del
le autoritq. della Chiesa 
cattolica- attraverso i se
coli n.6i confronti delle esi-
gue minoranze ebraiohe. 
Di qui viene ,il limite sto-
riogrdfico • dell 'opern, ma 
anche il suo pregio, per-

sta di un, ebreo sulle vi
cende dei s'uoi correligio-
nari in Italia. Ed ' e . un 
ebreo che dall'amore alia 
tradizione e-alia fededel 
suo popolo ha saputo ca-
vare tesori di osservazio-
ni psicologiche e annota-
zioni culturali. ' 

Di grande interesse so-
no tutti i capitoli dedica-
ti alia parte, o meglio, al 

contraccolpo che gli ebrei 
ricevettero dalla tensione 
delle guerre di reliqione e 
dal conflitto tra Riforma e 
Controriforma, da quel 
continuo alternarsi di in-
transigenza e di tolleranza 
dei Papi nei loro confron
ti che rese le condizioni 
della comunita ora incer
te ora prospere. In questa 

' travagliata vicenda seco-
lare Vautore trova spesso 

schede 

Machiavelli e le Istorie imtoiogia 
e religione 'Cade in continui errori e 

copia senza posa -, cosi si 
esprime. a proposito del Ma
chiavelli delle Istorie fioren-
tine. quell" Oreste Ferrara. 
napoletano. che divenuto di-
plomatico della Repubblica 
di Cuba, la rappresento ne-
gli Stati Uniti ed alia So-
cieta delle Nazioni e che 
del Machiavelli fu appassio
nato difensore f.nche se non 
acutissimo interprete. 

Se cosl si e espresso un 
ammiratore del Machiavelli 
figuratevi i detrattori (e che 
il Segretario fiorentino ne 
abbia avuti tanti e troppi e 
cosa nota). Ma la critica ha 
posto ormai in un janto ia 
polemica sui «pla'4i» e su-
gli - errori» storici del Ma
chiavelli e chi. oggi, s'azzar-
dasse a riproporre il probie-
ma rischierebbe veramente 
di cercar farfalle sotto 1'ar-
co di Tito, poiche. nelle Isto
rie, 1'essenza degli a\*veni-
menti e colta su un piano 
divereo dalla puntuale realta 
storico-filologica degli episo-
di: e colta. cioe. sul pmno 
della forza stessa della dot-
trina politica espressa. 

Ecco perche 1'edizione In
tegrate delle Istorie /«orenti-
ne e della Vita di Castruccio 
Castracani. che compare in 
questi giorni nelle librerie 
per i tipi di Feltr>nclli nella 
U I ed a cura di Franco 
Gaeta (sottimo volume del 
Ic Opere), da zdito ad un 
discorso che pub ormai pre-
scindere dalla ' contabiita 
delle falsificazioni c deqli er
rori* attribuiti al Machia
velli per impostare invece 
una problematica che, se da 
un lato si inquadn nei ri-
sultati raggiunti dagh studi 
piii recent: (ricordiamo soio 
lo Chabod. il Gramsci ed i) 
Russo). tuttavia, per altn 
versi, presenta piu di uxv\ 
novita (credo che I'inizio di 
tale problematica possa fai 
capo agli studi di Gennaro 
Sasso e alio sforzo di render 
chiara dall" interno. facendo-
ne risaltare la drammnticiti 
ed esaltandone le contraddl-
zioni. la genesi del pensiero 
politico del Machiavelli). 

Initiate • per elarpiztone 
mcdlcea» nel 1520 e dedica
te a colui che nel 1523 do-
veva diventare papa Clemen-

te VII. Ie Istorie • fiorcntine 
tengono sempre fermo il mo-
tivo machiavelliano e ghibei-
lino del Papato oome osta-
colo all' unificazione territo-
riale, ripropongono la pole-
mica contro le nulizie mei-
cenarie (e le deformazio:ii 
storiche dei fatti accaduti al
ia battaglia di Anghiari van-
no ricondotte a questa pole-
mica: - E in tanta rotta e in 
si luruja zuffa che tluro dal
le venti alie ventiquattro ore, ' 
non vi morl altri che un ud-
mo: il quale non di ferite od 
altro virtuoso colpo, ma ca-
duto da cavallo e calpcsto 
spird») e i i tema del -Prin
cipe nuovo- <tema che nelle 
Istorie e presente — in una 
prospettiva diver-sa. questo e 
vero. che nel Principe — in * 
quella idealizzazione della fi
gura di re Teodorico che 
non e semplicemente riduci- ' 
bile all'influenza delle pagi-
ne del Biondo. fonte princi-
pale del primo libro). per ri- " 
badire. infine. Tattesgiamen-
to critico del Machiavelli 
contro le sette che dilaniano 
Firenze. 

Storia militante dunque 
('Storia idealmente vera — 
scrisse Luigi Russo — se non 
tritamente certa •) che si 
ricollega ai mativi del Prin
cipe. dei Discorsi e dell'/lr-
te della Guerra per segnare 
piu di un punto di netto di-
stacco con la preeodente sto-
riografia umanis*ic.n fioren-
tina. non solo pel dar rile-
vanza ai fatti interni. alle 
lotte dei parf.'.i e delle fa-
zioni (sottovalutati dal Pog-
gio e dal Bruni). ma nel ro-
vesciare il rapporto - Firen-
ze-Roma » cosl come dal Bru
ni era stato impo=;tnto. cioe 
come - Firenze unica e de-
gna erede di Roma» e con 
l'elos;io della - Florentine li-
bertas» Machiavelli ercdita 
si I'ammirazione de«ili uma-
nisti fiorentini per Ia stcna 
di Roma, ma rompc con lo 
Impero. nega che Firenze sia, 
figlia dei - suoi - . romnni 
(quelli dei Discorsi. per in-
tenderci) incapace com'essa 
e di darsi ordmi stabili c di 
intendere Li sag^ezza politi
ca contenuta nelle storie > 

> ' Pure le Istorie, rispctto al 
Principe ed ai Diocor.;i. han
no una loro specif ica autono-
mia. Lo scatto di passiona-

lita e razionalita per il qua
le nel Principe l'invocazione 
ad un capo die liberasse Tlta-
lia dai barbari appariva co
me una linea poasiblle cui eog-
giogare lo sviluppo degli av-
venimenti (la Virtii che do-
mina sulla Fortuna) nelle 
Istorie sparisce o manca di 
tensione Si assiste cosl ad un 
ripiegamento che. se non e 
rassegnazione. e certamente 
presagio e forse gia coscien-
za della mutata situazione po
litica e della incapac;*& delle 
forze interne italiane a poi-
si sulla strada della creazio-
ne dello stato nazionale. In 
questo senso 1' accostamento 
fra le Istorie ed :1 Discorso 
per rassettare le cose di Fi
renze (immediatamente pre-
cedente nel tempo) tentato dal 
Gaeta nella -nota introdutti-
va alia edinone .Feltrinelli. 
meriterebbe un ulteriore ap-
profondimento. non tanto oer 
contrapporre a un Machia
velli italiano ' (quello del 
Principe) un Machiavelli fio
rentino (quello del Discorso 
e delle Istorie). ma per ren-
dere storicamente esplicita 
quella che ultimr.mente (ad 
esempio al Sasso) e parsa Ia 
nota dominance di quesle 
Istorie fiorentins: il senso di 
una conclusione definitiva di 
tutta una fase della storia 
d'ltalia. 

Gianfranco Berardi 

In questo libro sulla im-
magine degli dei che si vie
ne formando in epoche di
verse tra i piu vari popoli 
(Joseph Campbell. Le ma-
schere di Dio. Milano. Bom-
piani. 1962. pp 544. L. 2500) 
l'autore ha profuso un vero 

.tesoro di informazicne e di 
analisi sulle religioni -p r i 
mit ive- Discepoio di Jung. 
il Campbell imposta la sua 
ricerca come un tentativo di 
- storia naturale degli Dei e 

r degli Eroi». che pana dalle 
component! psicologiche del-
l'umanita presa nel suo in-
sieme 

Concepito come primo di 
quattro volumi che dovreb-
bero studiare il mito in tutte 
le sue forme storiche. sino ai 
nostri giorni. questo libro ha 
tuttavia una sua piena auto-
nomia ideale e Dorta alia luce, 
secondo un uso forse eccessivo 
del metodo comparativo. Ie 
concordanze tra le immagini 
degli Dei che si sono forma
te nei piu diversi ambienti 
preistorici Malgrado .1 pre-

• valere di una interpretazione 
psicologistica. Ia imponenza 
dei material! raccoln e stu-
diati costituisce di per se ma
teria di interesse e d> rifles-
sione. nel vasto e difficile 
campo della religione e delle 
sue ongini. (ms.) 

Sociologia dei sesso 
Luigi De Marehi continua 

con questa Sociologia del ses
so (Bari, Laterza. 1963. pp 
229. L 1900) a riproporre 
all'attenzione . dei lettori Ui 
problematica della vita ses-
suale. gia da !ui affrontala 
nel saggio Sesso e civiltd, e 
con I'ampia introduzione pre-
messa all'antoloaia di scritti 
di Wilhelm Reich. I-a teoria 
dell' orgasmo, pubblicata da 
Lerici nel 1961 

De Marehi e tra coloro che 
ritengono estremamente no-
civa Tcducazione « sessuofo-
bica» e, piii in generalc. Ia 
repressione sessuale oggi co
muni a molte civilta. IVI 
comprese quelle piu evolute 
in senso tccnico e produtti-
vo. Anche Sociologia del ses
so h un'antologia. ma da vari 
autnri. dai sociaMsti Kngels e 
Bebel^ a Freud, agli antropo-

logi come Malinowski, ai sag-
gisti come Russell, a unu 
scrittore come D JI Lawren
ce. per non citare che i p:u 
noti tra gli autori di cu: nol 
volume si raccolaono passl 
dedicati all'educazione e alia 
vita sessuale 

In un cainpo cosl difficile 
e complcsso (forse r.ssni piu 
di quanto ' De March; non 
sembra ritenere) la ricerca 
sociologies pu6 offrire «>enza 
dubbio molti elementi at 
giudizio: ma queato libro. 
malgrado il suo titolo. solo 
in senso molto vago pu6 con-
^iderarsi un'opera di socio
logia: esso apparc invece co
me un"opei*a di informazione 
c divulgazione. sia pure a un 
certo livello. un invito alia 
discussione. pin che una in
dagine di carattere scienti-
fico. (m*J. -

il modo di inscrire aned-
doti tra i piii affascmanti 
(specie sul « serraglio de
gli ebrei ». il qhetto in cui 
dovevano vivere). Forse il 
piii singolare e quello che 
concerne I'avventura mi-
stica e drammatica di Da
vid Reubeni (1524) che, 
asserendo di essere il fra-
tello di un re dell'Arabia, 
e montando un cavallo 
bianco, fu ricevuto In gran 
pompa da Clemente VII, 
mentre gli ebrei romani 
vedevano in lui una sorta 
di preannunziatore del 
Messia. L'avventura fini 
male, forse sul rogo; co
me accadde a un altro stra-
no ebreo, un certo Salo
mon Molco, che fu gettato 
alle fiamme da Carlo V. 

II Milano ricostrttisce, 
inoltre, assai bene tutto il 
processo sociale ed econo-
mico per cui gli ebrei di-
vennero (a partire dal Tre
cento) partecipanti e via 
via protagonisti del com-
mercio del denaro attra
verso il prestito su pegno. 
«Allorche gli ebrei deci-
sero di intravrendere il 
pubblico prestito — anno-
ta Vautore — si trovarono 
spinti da forze provenienti 
da varie direzioni, ma tat-
te converqenti verso un 
punto. Da un lato, erano 
esclusi dalle corporazioni 
di arti e mestieri, dalla mi-
lizia e da quasi tutte le 
professioni liberali; erano 
Itmitati, quando non esclu
si, dal possesso fondiario; 
erano proprietari di cospi-
cui mezzi liquidi; .aveva-
no estesi legami con ebrei 
di altre citta; infine. dal-
Valtro, erano in condizioni 
farorevoli rispetto alle 
ieggi sulle usure. Di fron-
te a una situazione di 
mercato che richJedeva 
Vintervento di pers«.ne che 
esercitassero il credtto sn 
piccola scala, essi H furo-
no irresistibilmente chia-
mati». La storia dell'ttsu
ra diventa cost un filo 
conduttore della pih vr-
sta vicenda degli ebrei in 
Italia non solo nel Rina
scimento mn nel Settecen-
to (quando essi sono 30 
mila su sed'ei milioni di 
Ualiani, e si distribuisco-
no in un'ottantina di cit
ta) finche la comunita si 
inserisce nella piccola • e 
media borghesia dell Ita
lia ottocer.tvsca, e il suo 
processo 'J* emancipazio-
ne civile si consolida. An
zi laddove 1P classi diri-
genti si mostrano piii li
berali. gli ebre\ partecipa-
no vivamente al moto ri-
sorgimentale. Numerosi 
combattenti ebraici si an-

. noverano tra qaribaldini e 
bersaglieri, con un contri-
buto di sacrificio notevole. 
« Se questo sangue fu co-
pioso — sc r t r e il Afilnno 
— lo fu perche. al regno 
sardo. unico rimasto fedc-
le dopo il 1848 alle fran-
chigie costituzionali elar-
qite. era naturale che o'« 
ebrei di tutta Italia tcnes-
sero costantemente nli oc-
chi fissi e. potendolo. qli 
offrissero il loro braccio >. 

Come sV» detto. quasi 
meta del libro e dedicata 

alia vita c agli studi delta 
- comunita ebraica: le sue 
scuole, la concezionc dcUa 
famiglia. I'assistenza soc:a-
lc interna, la sistemazio-
nc del ghetto, la lettera-
tura pro e anticbraica; ed 
c qui che si saldano anche 
le lacune e si colmano i 
vuoii delta narrazione stn-
rica. Uimpressione di in-
siemc che da il volume e 
quella di una preziosa in-
cisinne che proprio nei 
particolari offre la suqge-
*tiva riproduzione di un 
fenomeno sociale unico nel 
suo Qcncre ma insieme 
sempre intcrsecantesi con 
la piu grande comunita 
nazionale che nei secoli 
Vha condizionato ed e-
spresso. 

I Paolo Spriano | 

Cattolici 
e questione 

aararia 
E' in at to. fra i cattolici, una ricerca che consapevol-

rpente mira a inquad ia re la soluzione della « questione 
agrar ia » — che va riproponendosi senza soste anche nel
le piu svi luppate societa capitalist iche — in misure di 
riforma s t iu t tu i a l e che costituiscano « una redis t r ibu-
zione capace di essere riforma nel senso preciso che con-
trappone questo tarmine it rivoluzione ». In questa di-
lezione muovono, sen^a dubbio, anche alcune produzio-
ni recenti come I'inchiesta pubblicata in un numero mo-
nogiafico della nvis la /lon'coJti/r« e il volumetto « Eco-
nomia della Riforma*. dell 'ex piesidente del l 'ERAS 
un. Cuzari, nonche numerosi tentativi di teorizzazione 
fatti da un ceto part icolare dl d ingen t i degli enti com-
prensoriali , a formazione socio-economiea • , - . 

Compito ingrato. bisogna riconoscerlo, se il piii auto-
tevole di essi — Corrado Barberis. autore di un saggio 
pubblicato a conclusione della citata inchiesta — con- ' 
elude con il vedere * l ' impulso alia appropt iazione della 
terra da pa i t e dei contadini europei stretiamente cor-
rclato alia fuga da essa di capitali, di uomini, di potere 
politico ». Laddove. sotto l 'etichetta della riforma ag ra -
ria. vengono liuniti tut t i i fallimenti registrati nell 'ul-
t imo secolo dal sistema capitalistico: lo spezzet tamento 
delle conduzioni, per d i i e dell 'esempio piu noto, ed an
che l ' incapacita di dare una dimensione moderna alia 
coltura specializzata (o < diversificata ») richiesta dalla 
evoluzione dei consumi. 

Inserite nel contesto della generate tendenza dei 
coltivatori all 'acquisto della terra , senza dubbio in -
centivata dalle ens i economiche, e post belliche. le mi-
sure di" riforma del 1950 vengono realist icamente svi-
lite. Malamente svilite. Perche se e vero che del la ri
forma agrar ia — che e, anzi lut to, un atto politico, un 
colpo alia rendita e un t rasfer imento di potere nelle 
mani dei contadini — gli stralci del 1950 realizzarono 
solo una piccola par te degli obbiettivi ( lasciando i 
contadini senza potere rea le ) . pero un colpo alle po-
sizioni conservatrici lo hanno dato aprendo un capi-
tolo la cui problematica e r imasta — nonostante tut
to — aperta ancora oggi. dopo un decennio. , 

. Ma l 'obbiettivo e chiaro: la riduzione del movimen-
to per la riforma agrar ia a un insignificante evoluzlo-
nismo (insignificante perche incapace di reagire su 
tu t te le s t ru t tu re economiche e sociali. di operare vere 
l o t t u r e ) . Il che, ol tre a fare a pugni con la real ta — 
quanto poco tempo basta a far diment icare i due a r ro -
ventat i dopoguerra vissuti nel le campagne i tal iane! — 
significa porre ostacoli oggettivi a ogni futura, effetti-
va trasformazione. 

Riconosce, lo stesso Barberis , che il p r o b l e m a » a t -
tua le e di «cons iderare perche, . di fronte alle strozza-
tu re del mercato e alle difficolta s t ru t tura l i , il com
pito della R.A. non possa esaurirs i oggi nei suoi aspet t i 
fondiari , o sia pure di assistenza tecnica tradizionale, 
ma debba comprendere la creazione di efficaci s t ru t 
tu re organizzative. Senza di che si renderebbe valido 
l'interrogativo fino a dove proprieta significa . potere 
ai contadini?; e l'accesso alia proprie ta della terra ap-
par i rebbe davvero piii la fine che lo sbocco di un ciclo 
storico >. 

In real ta, il discorso sulla riforma agrar ia dovreb-
be cominciare di qui . Dalla reticenza, ad esempio — 
magia di certi tabu! — a ch iamare col suo nome l'at-
tua le s t ru t tu ra dell 'economia capitalistica, accentuata-
men te monopolistica e tale — sopra t tu t to — nei rap-
port i diret t i con l 'agricoltura consumatr ice di prodot t i 
finiti e venditr ice di prodott i grezzi. II monopolio (in-
dustr ia le , commerciale, ecc.) non fagocita la rendita 
(che si rifugia nell 'estensivazione, nell 'affitto, nei con-
t ra t t i associativi, nella monocol tura) ma i redditi, e 
pr ima di tu t to il reddito del lavoro contadino. 

Pe r noi il problema va affrontato, nel quadro della 
R.A., a lmeno sotto t re aspet t i : 1) l iunione nel le mani dei 
contadini di una par te piii larga del ciclo produt t ivo ( i m -
piant i di trasformazione e commercializzazione dei pro
dotti agricoli; ag^nzie di vendi ta ecc.) impedendo la mol-
tiplicazione delle zone di profit to piii o meno speculat ivo; 
2) superamento dello svantaggio tecnico che separa la 
agricol tura dal l ' industr ia , il che significa assegnazione ai 
contadini di tu t t i i fattori tecnici piii favorevoli (a l ta 
meccanizzazione, adeguamento delle s t ru t tu re civili, ri-
cerca scientifica, dimensione adeguata delle imprese ) ; 
3) infine, schieramento permanente dei contadini su 
una posizione di lotta aper ta alle posizioni monopoli-
st iche. • 

II paese capitalistico piii evoluto, gli USA, non sono 
andat i o l t re una politica di protezionismo. incentivo e 
disincentivo, d imostrando l ' incapacita del sistema a 
t rovare una soluzione organica e a lungo te rmine . Lo 
schieramento dei contadini su posizioni di aper ta lot ta 
antimonopolist ica, d 'a l t ra par te , li avvicina alia classe 
operaia e prepara la t rasformazione socialista della so
cieta. E ' per questo, forse, che ta lune forze cat tol iche 
vedono il problema ma esitano a porlo in termini chia-
ri , ammet tendo che questa prospett iva non e un a r t i -
ficio ideologico dei marxis t i ma il portato di processi 
obbiet t ivi . 

Si veda, a questo proposito, la forza di a lcune idee 
— come la par i ta fra cit ta e campagna, fra vi ta (e la
voro) industr ia le e vita agricola — e il crescente o n e n -
tamentu alKasseciozione economica. II movimento as
sociat ive supera gia oggi (in una fase in cui soffre d i 
molti impedimenti) le carat ter is t iche tradizionali : per
che si presenta come Vunica via di salvezza p e r la mag-
gior par te dei contadini, ma anche come fattore di liberfl-
zione dai vincoli del lavoro agricolo c o m e s ta to con
cepito fino ad oggi. 

II problema non e solo di guadagni , di case con ba-
jzno, di vicinanza ai ccntri di vita sociale ma sopra tu t to 
di tempo Iibcro, di cul tura , di « vie aper te » in seno a 
una societa realmente democrat ica. Questo bagaglio di 
nspirazioni i contadini italiani lo hanno eredi ta to dal la 
Resistenza e lo arricchiscono ogni giorno a conta t to con 
la classe operaia. Chi cerca di cont raddire questi orien-
tament i prendendo lumi negli Stat i Uniti, o in Germa-
nia, si met te davvero sulla cat t iva s t rada. 

St iamo lasciandoci alle spal le sia Ie posizioni cor 
pora t ive (Bonomi: 7a porWd con la citta? B' una pazzia 
c un'illusionc. Ci vorrd forse un decennio, se non piu, 
per accorciarc le distanzc. Senza pensarc che in certi 
casi la parita e impossibile) che quelle di chi agita lo 
spauracchio del collett ivismo. Sper imenta ta in condi
zioni storiche profondamente diverse e in mancanza 
della base tecnica necessaria, la geslione collett iva — 
in modi multiformi — di macchine. di a l levament i , d i 
te r ra si r ipresenta oggi ai contadini sotto Ia forma di 
un razionale s f rut tamento della terra una volta ch# 
sia f inalmente posseduta da chi la lavora. Ed e qua* 
sto, secondo noi, il vero sbocco del « processo storico 
della riforma agrar ia > di cui parla Corrado Barber is . 

Renzo StefanaW 
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