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SCIENZA 

Intervista a Milano con 
il professor Vladimir Negovski 

COME LAVORA A MOSCA 
L' ISTITUTO PER LA 

RIANIMAZIONE 
Per vincere la morte e necessario studiare tutti gli eventi 
che la compongono — La «rianimatologia » e una scienza 

autonoma ? — Un'esperienza trentennale 

Per molto tempo I'umanitn 
ha creduto che la parola morte 
bastas.sc di per se a dellnire un 
evctito e una eondizione: invece 
la morte ha una sua dimensio-
ne. lungo la quale si svolgono 
eventi diversi. Per vincere la 
morte e necessario studiare tut
ti gli eventi che la compongono. 

Fondutore di questi studi. 
maestro seguito in tutto jl mon 
do. e Vladimir Negovski. che 
ho potuto intervistare a Milano 
durante un suo breve soggiorno 
in cui ha tenuto una conferenza 
alia Fondazionc Carlo Krba. II 
prof. Negovski dirige. a Mosca. 
un istituto ciinico e spcrimen-
tale in cui lavorano cento medi 
ci; a dilTeren/.a che in altri 
paesi. e ncl nostro. nell'Unione 
Sovietica la rianimazione si c 
ormai resa autonoma rispetto 
all'anestesia. Si tratta di due 
scienze nate, si puo dire, insie 
me: quando l'anestesia chirur-
gica ha laseiatn l'empirismo e 
si e costruita basi scientiliche. 
ha dovuto affrontare il proble-
ma della improvvisa morte del 
paziente sul tavolo operatorio. 
e della possibility di rianimar-
Io. Ma poiohe non e solo la 
morte sotto i ferri del chirurgo 
quella da cui I'uomo puo <t tor-
nare indietro ». o logico che a 
tin certo momento la scienza 
della rianimazione (la « riani
matologia ». romc !*ha chiama-
ta lo stesso Negovski) si renda 
autonoma. 

Su questo punto c'e stata una 
breve disclissione: la tesi della 
autnnomia della rianimnzione 
non viene accettata da tutti gli 
anestesisti-rianimatori italiani. 
ma c probabile che la divergen 
za di opinione rispetto al mae
stro sovietico dipenda dal fatto 
che nella rcalta. c non per ra-
ginni di principio ma per ra-
gioni pratiche di economia. i 
reparti di rianimazinne sono 
ancora. in Italia, pochissimi. 

I risultati a cui e giuntn. Ne
govski li ha conseguiti proprin 
per l'autonomia della scienza 
che ha fondato: da trent'anni 
egli studia i fenomeni della 
morte. e ha scnperto che la 
morte non c un evento unico e 
indiffcrenziato. ma si s\olge 
con difTercnti modalita quando 
si tratta di morte per trauma. 
o per infarto. o per avvelena 
mento. ccc. Negovski individua 
due diverse e fondamentali mo
dalita del morire: la morte a 
cui si giunce con un danno ee-
rebrale maggiore del danno 
provocato dall'agonia negli al
tri visceri. quella che egli chia-
ma < morte cercbrale *: e la 
morte in cui il danno magginre 
e quello riportato dagli altri 
visceri: quella che egli chiama 
«mor te somatica » (da soma. 
corpo>. 

Con un'ampiezza di visinne 
che va molto al di la dei pur 
importanti prohlcmi della tec 
nica medica. della tecnica di 
rianimazionc. Negovski consi 
dera I'evcnto della morte alia 
luce dell'evoluzionismo: e nella 
sua magistrale lezione ha sotto-
lineato due momenti. del pro 
cesso del morire. che ricolle 
gano il processo pntologico del 
la morte individuale al grande 
processo deirevoluzione della 
specie. Uno e il momento della 
« difesa » del cervello da parte 
di tutti gli altri visceri dell'or 
franismo. che per cosi dire si 
gettano davanti a lui per pro-
teggerlo il piii possibile dalle 
alterazioni mortali: questa di
fesa e molto diversa secondo 
il gradino raggiunto dalla spe 
cie lungo la scala dell'evolu-
jione: percid un evento lesivo 
che ncl cane provoca la morte 
cercbrale immediata. puo la-
sciar sopravvivere la scimmia 
per alctine ore. e puo non es 
sere mortalc per I'uomo 

Ma poi. se il processo della 
morte del sistema ncrvoso e 
awia to . subentra un mcccani 
smo diffcrente: i primi a scom-
parire sono i livelli nervosi su
perior!. quelli piu recentemente 
acquisiti nclia storia dcll'evolu 
zione: gli ultimi a scomparire. 
cosi nclle funzioni nervose co 
me in altre funzioni organiche 
(per esempio le reazioni chi-
miche che producono energia). 
sono i livelli inferiori. i pii^ 
antichi. quelli che nel cammino 
evolutivo sono apparsi per pri
mi. La vita contende il terreno 
alia morte passo per passo. pri 
ma lottando suglj avamposti e 
poi su linee arretrate . 

Ho chiesto al prof. Negovski 
che cosa pensa di quella inizia 
tlva dei medid francesi di cui 
ho p a parlato a suo tempo sul 
nostro giomale: i medid fran 
cesi chiedono a] Parlamento 
che il medico sia autorizzalo a 
•twpendere le proprie cure di 

limazione quando il paziente 

abbia onnai definithnmente 
perduto ogni enpacita di vita 
psichica (ciuaudo, cioo, il « si 
lenzio» clettroencefalograHco 
sia delinitivo). Oggi la legge. 
in Franeia come in tutti gli al
tri paesi. considererebbe tale 
atto come una colpevolc omis-
sione del compito professiona 
le: I'iniziativa dei medici fran
cesi tende ad adeguare la legge 
ai nuovi significati che la paro
la « morte » assume nella fa«e 
attuale del progresso scientifi-
co. e tende ant-he a far progre-
dire le possibilita dei trapianti 
di tessuti e di organi. 

II prof. Negovski mi ha ri 
sposto che non soltanto lui ma 
tutti i suoi collcghi sovietici 
concordant), nel giudizio scion 
tifico o nel giudizio morale, con 
I'iniziativa dei collegia france 
si. Egli pero ritiene che il cam 
biamento giuridico del concetto 

e della definizione di « morte i> 
sia una svolta troppo importan-
te nella storia dell umanita per
che una nazione possa da sola 
assumcrne la responsabilita. 

ha battaglia contro la morte 
non 6 una battaglia che si pos 
sa combattcre sul piano ristret 
to di una nazione: su questo 
concetto, suila neccssita di una 
stretta cooperazione degli 
scienziatj di tutti i paesi. Ne 
govski torna piu volte nel col 
loquio che mi ha concessn. 
<* Lei andrebbe a lavorare in 
un altro Paese. professore? >. 
« Ho ricevuto molte offerte: 
ma nessun Paese puo ofTrirmi 
condizioni di lavoro ciinico e di 
ricerca scientifica migliori di 
quelle che. in questa Iotta con
tro la morte, mi offre I'Unione 
Sovietica ». 

Laura Conti 

STORIA POL1TICA IDEOLOGIA 

«• » 

la rivolta primitiva e la 
coscienza rivoluzionaria 
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La rivolta dei Fasci in un paese siciliano (disegno da schizzi dl K. Ximenes). A destra: i dirigenti dei Fasci siciliani nella gabbia degli imputati 
destra: Barbato, De Felice, Verro, Ciralli, Petrina, Bosco, Montalto, Pico, Benzi, Cassisa, Guli (da « L'illustra/.ione italiana ». IHiM) 

Da sinistra a 

r 
UNA TESTIMONIANZA DALL'U.R.S.S. 

// contributo degli ebrei 
alia societa sovietica 

L'altissima percentuale degli studiosi — Alte cariche nelle 
islituzioni governative — 97 Premi Lenin negli ultimi anni 
Omaggio al grande scrittore ebraico Sholom Aleichem 

1 

Secondo il ceii.simetUo del 1959. nel-
I'UKSS vivevano 2.2f>8.0U0 ebrei. Dal 1959 
a| 19fi6 la popolazione dell'Unionc Sovie 
tica e annientnta quasi di 24 milioni 
di persone. Corn.spondentcmentc e senza 
diibbio atimentata anche la popolazione 
cbrea del paese. (»li ebrei vivono in mag 
ginranza nelle grandi citta. A Mosca ci 
sono 239.24K ebrei. pari al 4.5 per cento 
della popolazione delia citta a Le-
ningrado lfiH.Ml (.i.l'M. a Kiev 153.466 
(13.!)';). Nella regione di Cemovizi gli 
abitami ebrei delle citta sono il 20.1'^. 
nella regimic di Odessa il 12.4'o. m quel 
ta di (lonicl 1*11%. in quella di Kishiniov 
i' 19.9'". Si trovano ebrei comunque :n 
tutte le 15 repubbliche che co>tituiscoiio 
I'Uiiione Sovietica. 

I'D tempo gli ebrei esercitavano so!o 
deternnnati aiestieri. Circa il 30'o della 
poiiolazioue ebraica della Russia zarista 
si occupava di piccolo commercio. Nelle 
zone in cui agli ebrei era con^entita la 
residenza stabile gli operai ebrei erano 
solo 20 000. ossia IMTI erano piu numerosi 
douli msennanti delie scuole religiose, e 
por di piu lavoravano soitanto nelle pic-
cole imprese. Nell'URSS le prcferenzp 
desli ebrei. liberi cittadini del paese. 
IMXI sono invero o^gi diverse da quelle 
deah altri cittadini sovietici. Tra i miei 
connazionali si >*mo diffuse profession! 
un tempo imponsabili. Gli ebrei possono 
lavorare :n <mni campo. Ades«o fra a!i 
ebrei si possono trovare operai. contadi 
ni. uflicMli. lnceimon e scienziati. 

Noi ebrei ^o^ietic: siamo fieri di con-
tribmre. insieme con sli altri popoli del-
l'URSS. alio sviltippo della scienza sovie
tica. XeiriTnione Sovietica ci sono circa 
12S0O0 professon e libon docenti. Met.i 
di loro lavora nel campo delle scienze 
tecniche e lisieomatematicne. Su osau 
cento scienziati 50 <vno nissi. 10 ucrai-
ni. 6 ebrei. 2 armeni e 2 georgiani. A 
qi:este cifre vorrei an^iunsrere che fra l 
soci corrispondonti o effettivi dell'Acca-
demia delle scienzc dell'URSS ci sono 57 
ebrei e fra quelli dell'Accademia delle 
scien7p mediche doll'IIRSS ce ne sono 20. 

| Deputati ai Soviet 
I Le tevestia del 15 luebo di quest'anno 

hanno pubblicato un e'.enco di due pa.2i 
I n e dei candidati ai posti vacanti de! 

l"Accadem:a delle Scienze dell'URSS DP 
\-<rw essere e!etti 41 soci effettivi c V? 

I m e m b r i corrisporKtonti Sono stati propo 
sti scienziati Ji diverge nazlonalita. com 

| p r e s , i q iclla ebraica. Ecoo i candid.it; 
deila sezione di fi>:c.i generale ed ap 
p'.icata. Fra gli altr; figurano i nom; d?i 

I soci corrispondenti Boris Vaaistcn. Ben-
zion Vul. Vitalij Ginzburg. Georgij Grn-
berg e Ilja l.ifshiz e quelli dei professon 

I Jakcv Dorfmann. Somjon Altshuler. Ivev 
A't.shuler. I>ev Vainstem. I.eib Dormann. 

I A l e k s a n d r Zcldovic. -lurij Kawn. Michad 
fLev;n. Evghenij I.if^hciz. G<>orgij Ro=en 
ber>j. So.omon Rivkin. Ven'amin Zucker-

I m a n n . .Josif Shklovskij. tutti ebrei. 
Osserviamo la sezione di fisica nuclea-

I r e : vi sono i professon -lurij Zysin. Bon* 
Joffe. D.ivid Kaminker. Lev Lapidus. Liev 
Okun. Matvej Rabiiovic. Jakov Smoro-

| d i n « k i j . Evghenij Feinberg. Efim Frad-
kin. Fjodor Shapiro. Josif Shapiro ed 
altri. Se riportassi tutti i nomi ebrei. 

I non mi hasterebbe una paa-na: essi oc-
cupano uno dei posti p;u importanti. 

I Per completare il quadro. occorre an
cora agKiungere che complessivamente 
neU'URSS il numero degli scienziati ebrei 

I e inferiore soltanto a quello dei russi e 
degli ucraini. per quanto la popolazione 

I ebraica sia aH'undicesimo posto fra i po
poli dell'URSS. 

Ogni anno, il 22 aprile. st pubblica 
I l ' e l e n c o di coloro che ricevono il Premio 

Lenin. Finora. su 845 persone che harmo 
ottenuto questa alta onoriflcenza. i russi 

L 

sono stati 564. gli ebrei 97 e gli scien 
iiati di altre nazionalita 1W. Tra i Pre^ 
mi Lenin ebrei hasti ricordare i violinisti 
David Oistrach e Leonid Kogan, la balle
rina Maja Plisetskaja. lo scultore Lev 
Kernel. I'accademico Lev Landau, l'in-
gegnere Mojsej Bass. I'accademico Vl.i 
dimir Vek^lsr. il pianista Emi) Ghileis 
e lingegnere Nan .Monoison. 

Non c"e bi^ogno di limitarsi alle per-
sone famo^e. Secondo i dati ulTiciali. tra 
gli specialisti diplomati c laureati. che 
lavorano neU'economia dell'LIRSS. il ni-
niero degli ebrei nel 1960 era di 427.100. 
il primo dicembre 1962 era di 457.400 e 
il 15 novembre 1964 era di 482.400. An
clie in que-tto campo gli ebrei sono al 
terzo posto. dopo i russi e gli ucraini. 

Nel 1962-63 gli istituti superiori del
l'URSS contavano 2.943.700 studenti e nel 
1963-64 3.260.700. Gli studenti ucraini era-
no 426.900 nel 1962-1963 e 476.400 nel 1963-
1964. gli studenti bielorussi erano 85.000 
nel 1962-1963 e 97.000 nel 1963 1964. eli 
ebrei erano 79.300 nel 19621963 e 82 600 
nel 1963-1964. Aggiungiamo che nelle sctio 
le tecniche gli studenti ebrei erano 47.200 
nel 1962 63 e 51.300 nel 1963 64. 

Migliaia di ebrei occupano posti diret-
tivi nelle fahbnehe. negli enti stataii. 
nelle forze armate sovietiehe. nelle scuo-
!e. negli istituti di ricerca scientifica. nel 
!c orgnnizzazioni tociali. 

Per esempio l'ingegnere Semjon Gmz-
btirg e presidente del Consielio d'Amm; 
nistrazione della Banca dellEdilizia del 
1'URSS: il professore di scienze econonu-
che Lev V'olodarskij e vicclirettore de! 
l'lstitiito Centrale cii Statistic.! presso il 
Consiclio tlei M nistri dellTRSS: .lur.j 
Rokserrrumn e vicem;ni*tro dollindastna 
del gas dell'L'RSS: Josif Ravic e vicem; 
nistro dei trasporti dell'URSS: l^ponid 
Glikmann p viccministro della produ/io 
ne di macchme per l'industria chimica e 
petrolifera dellTRSS: Abram Levin*kij e 
viceministro dc-ir'ndnstria elettronica del 
I'tTRSS: I,ev Mcisenberg e vicepresidrnte 
del Comitato statale dei prezzi pres«o 
la Commissione di pianificazione del 
I'URSS: Aron Ghindin e ingegnere capo 
del cantiere della centrale idroelettric.i 
di Bratsk: il professore di scienze eco 
nomiche Aleksandr Burmann e vicedire! 
tore del piu importante i*tituto d'ecor>.> 
m a del l 'mSS: l'Eroe dellTn one Sov p 
tica Jakov Kreispr e srenpra'e d'armata: 
l'Eroe dellTnione Soviet'ca D.wil Dra 
zunskij p CPnerale di divisione. ecc. 

Tra i deputati al Soviet Sip'emo del 
I'URSS. ai Soviet Sapremi delle rep-i>. 
bliche e ai Soviet loca'i ci <ono 7500 ebrei. 

I! 12 ciugno «ono stati olrtti dep itati al 
Sovet Supremo dell'URSS il viceprp«: 
dente del Consiglio dei M-ni-tn dell'URSS 
Veniamm D\m?h:tz. lo <cnttore Ilja Eh 
renburg. i! tornitore Rafa.l Cher«onsk:j 
della fabbrica di macchne agricole di 
R.robigian e I'accademico Julij Chanton. 
In t'cratna d mo'.to noto i«i presidente 
di colcos. Ilja Jagudin. deputato al So
viet Supremo della Repuhblica Ucr.vn.i 
Non molto tempo fa e stato eletto mem 
bro della Commissione nazionale per Tela 
borazione di un nuovo statuto delle coo
perative agricole. 

Tatto questo awiene perche il posto di 
ogni individuo neU'URSS non e determina-
to n6 dalla sua nazionalita. ne dalla ca-
nca. ne dai gradi. ma dalla sua opero-
sita. dal suo talento. dall'utilita della 
sua attivita sociale. Tutta la vita ne! 
I'URSS si basa sulla ftdueia e l'amicizia 
fra i suoi popoli. L'una e I'altra furo-
no messe alia prora nelle drammatiche 
circostanze della guerra. 

In un villaggio bielorusso. liberato dal
le tmppe sovietiehe nel 1944. mi e stato 
nferito che quando i nazisti. fatti pri-
gionieri tre russi. ord'marono loro di sca-
vare una fossa per gli ebrei, t russi si 
rinutarono. Quando poi i nazisti ordina-
rono agli ebrei di scavare una fossa per 

i russi. gli ebrei nsposero: t No! > I na
zisti fucilarono gli uni e gli altri. 

Si potrebbero citare molti casi. in e n 
nissi. ucraini. bielorussi, lituani e let-
toni rischiarono la vita per aiutare Ah 
ebrei condannati. A Kaunas, per esem 
pio. due donne russe. Natalja Fiigalev:c 
e Natalja Egorova. trasformarono la lo 
ro casa in un rifugio per gli ehrei che 
nuscivano a scappare dal ghetto. Trenla 
ebrei trovarono la salvezza nel villaggio 
ucramo <li Blagorlatnoe. Li salvo, nschian 
do la vita, il contabile del colcas. Pavel 
Zincenko. Grazie all'aiuto dei viemi ucrai 
ni. si salvo tutta la popolazione del vil
laggio ebreo di Jamga nel distretto di 
Mogliilev-Po'lolsk (Ucraina) 

Pubblicazioni yiddish 
Quando si parla della cultura ebrea. 

si deve tenore presente die neU'URSS. 
come negli Stati Uniti d'America. nel Ca
nada. in Francia e in altri pae.-i. ha 
luogo un continuo processo di assimila-
<ione decli ebrei. NeU'URSS. data la com-
pleta uguaslianza deali ebrei sia sul pia
no giuridico che su quello pratico. i! 
oroces=o di assimilazione naturale e piii 
intenso E' sicnificativo che nel 1926 su 
inille per-one di nazionalita ebraica 'o 
viddi=h fosip p.iriato da T26 ne! 1939 da 
597 e nel 1959 da 200. 

E" chiaro che chi non parla lo yiddish 
partecipa alia vita culturale della repub 
hlica in cui risJede e puo les^ere le ope-
re della letteratura ebraica tradotte npl 
la lingua locale. Da! 19o al 1964 nel-
I'Unione So>. ictica ^mo -t.iti pihhlicati 
291 libri di 98 scritton ehrei con una 
tiratura di 26 milioni di copip Quesfi ;i-
hri sono puhhiicati in 15 ITICUP dei popo'.i 
dell'URSS 

In r.is=o nell'ultimo decennio s*mo sta 
!e pubhlicate opere di Sho!om A'-exhcm 

•n tre milioni P mezzo di copie. Fra bre 
ve u=ciranno a Kiev Ie opere scelte di 
questo classiro ebreo TI quattro volumi. 
trarfotte in lingua ucraina. con una pre 
fazionp dello scrittore oeraino Miko!a B.i 
/han. E* in preparazione in nisso -m'a'tra 
fviizione TI d-eci volumi 

Ve! cinqnantpnario dolla mcrte di que 
s!o classico de'la letteratura ebraica si 
;ono teniitc sprate commemorative in tut 
'o jl paese A Kiev erano O'e^enti p:u 
it miV.c persone. con rapp'P^entanti off • 
Sali del partifo P de! sovemo. Tl Sov et 
-:ttadino. ha deciso d- darp i! nome di 
Sho'om A!p;rhem ad <ina d-vlr n<;ovp 
-t r ide 

No^ii ultimi ann; a Mosca «ono <!a!i 
rvihh! cafi invecp TI y dd;sh co'i 'in'o>:i 
T;a ve*te edltoriale. volami di Sholom 
Aleichem Mendelp Meucher Sforim. Pe
rez e D.ivid Ver^elson i romanzi r Alia 
viallia ^ d: Ela Sherhtmann e rCie'o e 
terra > di Natan I.u-'e. una racco!ta di 
pivsie di Mojsej Te-f \mi raccolta di 
sane; di 19 scritton ebrei. Ti':to!ata < Noi 
viviamo cosi * e un'antolocia di circa 50 
p.->et; ebrei. Ti'Jtolata «OrizzonV » Ve! 
1966 la ca<a editrice * Soretskij Pisate! > 
o-ihblica cinque nuovi lihri m y-ddish 
Tnoltre a'.i scrittori sov'etici ebrei p'ib-
b!icano le !oro ooere nella rivista mensi-
!e * Sowptisch Heim'and » 

Xessuni di«criminiz;one Tligiosa viene 
psprcitata nei confn*iti deali ebrei. Questi 
hanno eli stessi d'ritti che l sezuaci di 
•>'tre fe^i Vell'URSS ci <^io 97 snaffo 
ahe. In partico'are. ne esi'tono a Mo^ca 
lenincrado Kiev. Viln-'us R:tra Kishin:o= 
Tbilisi. Tashkent. Min«k e Odessa. Inoltre 
in varie citta. piecole e srandi. e«istono 
pin di 300 c minianim > ossia abitazioni 
di privati. adihite a luogo di preuhiera 
desli ehrei credenti. 

Solomon Rabinovic 
(Semzio dell'Agenzia Nororti) 

II banditismo, la mafia, il millenarismo, il « mob » cittadino, le sette 
operaie e il rituale dei movimenti social! sono i fenomeni «prepoli-

tici» analizzati dallo storico inglese E.J. Hobsbawm 

11 banditismo sociale, la ma 
fia, il millenarismo (esamina-
to in alcune delle sue manife-
stazutm piii siunificative: il 
«lazzarefti.s'Tno ^ del monte 
Amiata. nella Toscuna men 
diottale; I'anurchismo in Anda 
litsia; i fasci siciliani) il 
mob cittadino (i movimenti 
uisurrezionuli. cise, net gran 
di centrt iirbani preindu 
striali). le sette religiose ope 
raie inglesi sono i fenomeni 
analizzati da E.J. Hobsbawm 
nei saggi che. usciti in Gran 
Uretagna nel VJJ'J. compainnn 
ora in italiano con il titolo 
I RIBELLI - Forme primitive 
di rivolta sociale (Einaudl edi-
tore. 1966. truduziane di Betty 
Foa, L. 2 W0). 

Una domanda che, subito. 
rien fatto di porsi concernc 
i motiri che possono arere in-
dotto Vautore di \A? rivoluzioni 
borghesi 1789 184K ad interes 
sarsene. Hobsbawm precisa che 
non si tratta di un divertisse 
meat, di raffinata curiosita 
intcllcttuale: « ... tutti i feno
meni analizzati in questo testo 
— scrive — appartengono ad 
un mondo di uomini che non 
scrivono ne leggono molti libri 
— spesso perche analfabeli —, 
che raramente sono conosciuti 
per nnme. e spesso solo per 
sopranname. che sono di nor
ma incapaci di esprimersi in 
maniera comprensibile e ben di 
rado rengono capiti. anche 
quando ricscono ad esprimersi. 
Inoltre si tratta di indiridui 
" prepolitici ". che ancora non 
hannn trovato (o soltanto han
no cominciato a trorare) un 
preciso linguaggio. con il qua
le Psprimpre tr rirnprie aspira-
zioni 

i Benche dunquc i loro mo 
rimenti. sotto molti aspetti ed 
in rapportn dl lirello dei mo
vimenti moderni. sono ciechi e 
prncedono a tcntani. essi nnn 
sono nr priri di imporlama ne 
marginal' Uomini e donne co 
me quelli descritti in questo 
lihro anrorn nqqi farmann la 
manainranza di molti. se non 
di quasi tutti. i paesi e la con-
quista da parte loro di una 
coscienza politica ha re^n il 
nostro serolo il piii rirohizin-
narin della storia. Per questa 
rnaione In studio dei loro mo-
rimenti non si risnlre soltanto 
in curiosita. inleresse o com-
mozione per qunnti hanno a 
cuore il desl'wo deU'umanitn. 
ma rireste imnortnnzn anrhp 
protira ». 

Gli studi di E J Hobsbawm 
si rifrrisrono i?/'E>irorvi (nl 
Vltalia. sopri'iutln) srnnroVa 

raltere rivaluzionarto e non 
riformista e perche possono 
quindi venire piii facilmente 
modernizzati n assorbiti net mo
vimenti saciali moilerni » ( / ) . 
Ma — egli agg'mnge - finche 
questi fenomeni sono lasciati 
nelle mani dei contadini il pro 
cesso di modemizzazione non 
si verifica o si verifica solo 
con molta lentezza e in manie
ra incompleta: si verifira. in 
vece. * in modo piii completo 
e con maggior suecessn sc il 
morimento millenaristico viene 
inserito in srltemi organizzativi. 
in una tearia e in un program 
ma die arrivino ai contadini 
dnll'esternn Cii) e dimastratn 
dal contrasto fra gli anarchici 
dei villaggi andalusi ed i so
cialist i e camunisti dei villag
gi siciliani: qli v.ni si orienta-
rono verso una teoria che pro-
ticamente dimostrn la hanta e 
la suffirienza della loro forma 
spontanea ed arcaica di aqi-
tazinne sociale. qli altri invece 
verso una teoria cite ne opern 
la trasfnrmazione * 

Ecco. appunto. la tesi cen
trale die emerge dallo river 
che dell'Hobshawm. Si veda. 
in particolare, il capitolo su 
I fasci siciliani e il comunismo 
nelle campagne. dove viene ri-
enrdata anrhe la dichiarazione 
di una donna di Piana dei Gre-
ci (tratta dall'opera di 4dolfo 
Rossi I/agitazione in Sicilia. 
del 1R9I) < Quando Rossi r)ir> 
se in che mndn pen.savann die 
si snrehhp verificafo Vavvrnto 
del socialismo. la enntadina 
mnslrn di avere. come al soli-
to. idee molto rbiarp in r>ro 
pos'to \lle tnnssimp elerinni. 
i fasci avrehhern ronattistntn 
In mnaainranza a Pinna, poi 
che tutti i rotanti errrttn qli 
pT-nadrnni. prnvn dalla loro 
parte Orrinmentp. qucstn per 
il mompntn sianificava. solo chp 
In municinnlita nvrphhp pntu 
to vmtpoaerp un pocn i citta 
dini rnntrn ali ahusi p 1'prrrs-
siva poterp dpi " sionori " Va. 
n sun tpmpn i fo.scj nvrehhprn 
pletto dpi rnnsinlipri prnvinria-
U. dpi dernttati. p quandn a 
ftnma ri fossr stain una mag-
qioranzn snrialisla. tuttp le lea-
ai rpssntnrip snrehhprn stntp 
ahnlitp 

« Per quanto era in suo po-
tere. Piana si i> attenuta a 
questo praqrammn: U consiglio 
munxcipale e il deputato al 
Parlamento divennem sociali 
sti qin prima delln scoppio 
della prima guerra mondiale, 
e. in scauito. camunisti. ... 1 
pinne.si nnn hannn cessatn rii 
essere rnoluzinnnn. anrhe se 

bili di discussioue, ma sempre 
stimolatiti, si trovano in questo 
libra agile c rigaroso: i capi
tal'! sul mob, sulle sette ope
raie inglesi dell'SOO. sui rituali 
dei movimenti sociali risultano, 
in particolare. di nnlevnlc inte-
resse per il letlorc italiano. 

Mario Ronchi 

(1) - I n f o r m i s t i — ri lrrd 
l7/ohsf)iiii-in — a c c c t t a n o la 
•Uiiitturii ueru'rali* <li i in' is l i i i i -
7inm» o di un ordin.-imcnto M>-
eiali- ma la rons i i l rrano «u^r<>t-
Mliilp di mi j j l i orarwnto o p p u r e 
<li r i forma. lariflnve in <|iicll.l 
s t n i t l u r a si si.-ino infi l l rati fat-
mri tlPKonoratix'i: i r i v o h m o -
nari a f f e m i n n n PIIP IP Mmttur i ' 
dpvonn v e n i r e nul icalnic i i tp Ira-
s f n n n a l e o <:optiluitp - : nin. In 
nrntira. - ocn i iinmn, rln' m m 
«ia on tlottor P a n C l o ^ . c oilni 
mnvitJipntn «nriale s n l t n s i a n n o 
a impuNi cli r i fonn i^mo o r ivo-
Ii i7ionari«mo di foiva vnri.-ihilp 
ncl divor^i prri<«li di t e m p o 
S a l v o olio in per iod! eeee7i<inaU 
«li rri"=i profnnde e di r ivnlu-
7ioni . o nel l ' imme<liata v i c i l i a 
(li event i del Kenere. anr l i e i 
nvnlu7inn.-m pin e<=trpmi>!ti >!o-
nn coetrelt i arl a v e r e una poti-
l iea In iw-ritn alia realt.a at-
Miale del n'Oniln in m i snnn ol>-
nli>».-.ti a v i v e r e 

- S e v o g l i o n o rendere q u e s t o 
m n n d n piu tnlleraliilt> per il t e m 
po in rtii <;i p r e p a r a n o alia rivn-
7ione. o p p u r e <(> vnTlinnn pre-
pararvlei in n iodo e f f i r i e n t e . « ŝ-
<!i d e v n n n epsi>ri» a n r h e r l formi-
sti . a m e n o di nh l iandonare e n m -
p l e t a m e n t e II m o n d o per e d i f i -
e a r e o t i a l r h e ^inn r o m u n i s t a nel 
de>:erto o nel la tiraterin oppure . 
c r n i e fnnnn mnl te «:ni-jetA r''li-
L'inee. t r . i s f e n r e ojjni speranza 
in-U'aldil.a. c e r r a n d o dl a t t raver -
<='ire =en7a l a m e n t ! qne«ta va l le 
di larr ime . in at tesa r!n- la 
n'orte v e n c a a lihi-rarli t i n q u e -
s t 'u l ' imn r;i=n non s o n o plO n e 
rivnIu7jon.iri n«- riforniisti ni:> 
d i v e n t a n n mn<:ervator! • 

- I.a «peran7a di una -societa 
v«T.<nienti» liiion't «• perfet ta f-
d'altra p t r t e eo=l p o t e n t e r l ie 
p e m i e a «!ei =ii'»i ideal i a n r h e 
ro loro r h e «i snnn ra '^ecnat i 
• lr imptissjhi l i tn di tra^formare 
il m o n d o o la natnr.i dee l i uo 
mini f s p e r a n o s o l t a n t o ne l l e 
r i forme m i n o r ! e nel la e l i m i n a -
7 ione dec l i nhuej l n ccpn al 
riformi^'a pin r o n v i n t o c"^ «pec-
c n n i r ivo lu7 ionar io modo<1n e 
p a v i d o r h e ane la ad emerirere 
ma r h e di «olitn. r o n il pro-
ered ire dell'et.a. v i e n e i n v e c e plrt 
s t r o t t a m e n t e lmprisf ionato -

Analisi e 

prospettive 

della 
economia 

italiana 
I problemi dello sviluppo eco-

nomico sono ogni. ed in misu-
ra crescente. al centro della 
Iotta politica. l\ ruolo dello 
Stato nel determinare nli in-
diri/zi di questo sviluppo ha. 
in un certo SOIIMI. « avvicina-
to » lo scout in su questi pro
blemi; inoltre l 'atlua/ionc dl 
una politica economica che 
pcrse^ue come fine lo sviluppo 
comporla. nel seno stosso del
le societa capitalistiche. modi 
ficazioni strutturali e lipercus-
sioni sulla societa che finisco-
no col melt ere in discussione 
ad ogni p.is^o la linen septula 
dai f*i'ii|>pi dirigenti. Nasce di 
qui. per il movimento nperaio. 
1'psigenza di interventi anali-
tici che siano fondati su una 
ampin informazione. sulla co-
noscenza tliretla e precisa dpi 
Fatti e degli interessi in mo-
vimento. 

II n. 4 di Crificfi Afnr.ri.s-fn 
porta un notevole contributo 
nel sen=o «opra indicnlo F.u-
genio IVggio. in un snggio de-
dioato alia Rinrqan'nzazione 
monopolistic!! della economia 
italiana. analizza nunvi dati 
offerli recentemente dn «ludl 
sui riflessi dei due anni dl 
crisj economica fin particolare 
alcune elahora/ioni della Ran-
ca fl'It.'ilia mp'li inx'PstinientiV 
I.a ridu/ione della ponol.izione 
aftiva oomplessiva. e delle for 
7e di lavoro imnieuale npll'in 
tlustria in nartirolare. e uno 
dei risultati piu qiial'ficnnl! 
della crisi. rhp cnmutviue "1o 
ulio esplicilano il senvn tl- " P 
trasformazioni imnostp n'la 
struttura economica r> i l'>'n 
effetti durevoli Ouesle >nnli 
=i "ettano niuiv:i \>we inohre. 
sulle cceltp politicbo fid r r n 
tro s i i i i s tra e <=• il iprrrpn in oiij 
si s \o | j f ( . r.-dtiinlp f|isrue=M>np 
s o l ' a p r o f r a r n m a ' i n o e er-ono 
m i c a 

Vn c o n t r i b u t o din-Mn .•••Tosn 
m e dpi P i a n o e i n v e c p . il spc? 
pin di H e r n r d o C l i v i m m n n t p ^nl 
Piano di coorW'»vi"'Pn»o tier fl 
Me??nninrnn Vol r ! l e \ a r o a n 
p u n l o . c h e una no l ' t i ca <'• s\-i 
l u p n o nel Mp77o««io'-nii non f> 
dpf in ih i lp nl fli Tnini i\'t <ri-\'p 
na7 inna l i fli =v i lup"o o r o n o t n j 
c o . Ct i i aromnntp r i l e v a »le (tn. 
c l i n ' n m r n t e "M ass t int i f con 
Iraddi l lor i^ d e l P i a n o c la lu irn 
t o nor il Mp77o;jinrno A nro 
s c m d p r p d a l l e oMtirrinzion! r 
d a l l o « r r | t r p"-pcuti\p i w r r 
conlrndf l i t tnr ip onn H i r n i . , i . i 
t i v a rii u n o <--viliipnn ( I c n n r r i 
l i e n c a l a nni sti -li e t c r |-( n 

tl l iein di for7a fli s r e l ' e on7tfl 
nnl i c l ip l i m i t a n o il f i n a o / t n 
m e n t o di n o i n t o r \ p n ' o r ;onii i 
l ihratoro* u c o m i t i c i a r ( . fln.iij 
•dpssj nrof frnmmi d o i i l n i ' de l 
I'itlfllistria di ^ ta tn Cbi ir(">v>o-
tp. inf inp nnss.i in rn^^pi^na 
lo nrvizinni c»-iticbp r m r r r 
dall 'psamp del Piano FaMn daf 
comitafi rop-innali per In pro-
crammazione 

Un lpr7o snucin. di Duccin 
Tabcl. psnminn lp di^cuscjnni 
attrnvprsn cui si p pinpti ad 
anplicarp in npriroltiira il 
" nrincinio drirpfficienza » rol 
Piano vordo n 1 I.a ronlrnddi-
7ionp rii nupsfn scelln tinilatp-
r.alp an7ltnlto con rpsiponzJ* 
fli mantpnere drtprminafi li 
* elli di ncruna7innp p «:tata 
in nupsti ultimi m f ' omnia-
mrntp nresrntr «»a aTin 'orno 
f'plln DC rhp di ;dlrp forzp no 
lificho clip pure h-*inno finlfn 
npr adottarp nnrl Piano con 
limitatp ntlenuaziont 

NeH'insipmp. tin pannramn 
amnio, clip da racione dpllc po 
sizioni assunte dai cnmiini«M 
sui principali nrohlpmi di poli
tica economica 

r. s. 

I schede 

Antologia di poeti algerini 
nelle SUP stnitturp pennnrnien naqi la loro idcoloqia nnn po 
snr'mli dnll'nrrpntn dpi capita 
lismo P dnll'ir.dustriali^zazinnp 
ma. dunque, si prn<pUann in 
una dimpr.sinne piii rasta. 
t universale >: ali accpnni • a 
situazioni ertraeurnpep (ai 
cargo cults delta Mplanesia. 
ad es.. allp sellp overaie dei 
rninnlnri di ramp della Rho 
desia. ecc ) s'inquadrann in 
questo oTizznnte. che spezzn 
gli schemi temvnrdli (« ... r.es 
simo si sliipirehbe di ivcovlra-
re in plena Medinern Varda-
relli e associazinni qvali la 
mafia o i movimenti millena-
rt.stici. 17 foffo e perf> che tali 
fenomeni non si rerificano nel 
Medioero. ma nei secoli XIX 
e XX e in fatti ali ultimi cen 
tocinqvnnt'anni ne hanno pro-
dotto un numero stranrdina-
riamente elerato... *) e aed-
qrafici. 

Lo storico inglese nota che 
i rari movimenti miHenarixfid 

• f differisenno dal banditismo « 
I dnlla mafia perche" hanno cm-

trphbp psserp dpfinita millena 
ristica. e neppnre. di per se, 
sediziosa. ... 11 low primitivo 
entusiasma millenaristico si e 
trasformnto in qualche cosa 
di piii duraluro: una fedelta 
costante e disciplinata a un 
moderno morimento sociale ri 
roliizmnarin II loro esempio 
dimostra come H millenarismo 
non rappresenti necessnria-
mente un fenomeno temxyrra-
neo, ma possa. in condizioni 
faroreroli, costituire la base 
di una forma di movimento 
eslremamente resistente e te-
nace». e cid « s e m a perdere 
qvello zelo. quella fede arden-
te in un mondo nuovo, quello 
generosa esaltazione che lo con-
traddistinguono anche nelle sue 
forme piu primifire e aberranti 
.Von 4 potsibile leggere la te 
stimoniama di gente simile 
alTanonimo eonfadtnn d« Piana, 
senza sperare che il loro spt-
rifo non vaaa perduto >. 

Altri spunti, certo tuscettl-

Anni fa. (ill Editon R-.m.ti c 
har.no cfTerto un panoriaia delia 
letteratura algenna ;n in libro 
fPrvfi e norrofori di Afocnfi. 
a c ira di RTK> Dai Sasso. 1963> 
che e anche una testimonianza 
del contnbuto degli mtellettuati 
a!s;erni al nscatto della patria 
Ezuale testimoTianza ci viene 
ora dall'antolocia poetica curata 
d i Walter Mauro (Poeti aloe 
rim. Ouanda). Per es=ere. pero 
Iimltata alle «voei» poet'.che e 
contenuta dentro la «cronolo-
gia » dei « prima ?iomi di ftuer-
ra fino alia recuperata liberta ». 
1'antologia assume una sua par
ticolare funzione Precisa mente 
quella di una essenziale organi 
cita strettamente rapportata afili 
eventi drammatici delle diverse 
fasi della rivoluzione. 

Prima viene la fase (1950 
1934) di t II tempo delle pa
role ». con cui la coscienza della 
sojjgezione scatta nella volonta 
ael riscatio (c la mia patna e n. 
prij?ione / la mia immagme non 
e piacevole / se non a pre la sta-
gione / della liberta e della ra-
gione ». J. Senac). Poi quella del
la lott* partigiana e della c leg-

2enda » fI9~>4 1953: t Erano miei 
anrci f>on erano parole /... Eisi 
entrano nella lei?!?enda ». Malek 
Haddad) e. mfyie. quella della 
tortura e della guerra (195*-
1963> e deirindipendenza (* Noi 
perdoniamo ma non dimentiche-
remo / perche mai piu il mo si re 
rinasca >. J Senac). 

In tutto. sono trentasette conv 
ponimenti poetict di ventiquattro 
poeti. noti e meno noti. alcuni 
dei quali figuran.1 per la prima 
volta in tradnzione italiana. n 
curatore spesso ha reperito il 
c materiale * poetico da « un at-
ten!o sposjlio di giomali. riviste 
clandestine, piccole plaquettes ». 
Vella prefazione Mauro dopo 
avere fatto la « storia > del) op-
pressione co!oni3!e c della nvo-
luzione a!?erma. descrive la « cul
tura » indigena della fase rivo
luzionaria per individuarvi la 
presenza dei smgoli poeti-atton 
che. nel comime impegno civile 
e patriottico. creano una poesia 
di carattere * corale » e compiO' 
no c un canto collettivo di p<* 
polo». Nel libro. il testo in fran-
cese e a fronte della traduzione. 

a. I t. 

http://bastas.sc
http://candid.it
http://Afnr.ri.s-fn
http://har.no

