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MUSICA 

La nuova enciclopedia UTET 

diretta da Guido Gatti 

TUTTA LA MUSIC A 
(ma non quella dei viventi) 
Nonostante lo scotto pagato a un'impostazione tendenzialmente 
accademica, Fopera presenta indubbi motivi di validita e novita 

Una nuova, poderosa e 
anche, letteralmente, pon-
derosa opera di lessicogra-
fla musicale vione ad arric-
chire le biblioteche degli 
appassionati e degli studio-
si di musica: e la prima 
parte, « Enciclopedia stori-
ca», di un'opora intitolata 
La musica. ehe sara termi-
nata solo quando ai quat-
t ro volumi attuali so ne ag-
giungeranno altri due di 
dizionario vero e proprio. 
Pubblicata dalla UTET, di
ret ta da quelTeminente mil-
sicologo e critico che e 
Guido Gatti, redazionalmen-
te curata da Alberto Bas
so, quest' opera e, intan-
to, tipografieamente degna 
delle migliori tradizioni 
della casa edit rice torinese. 
Costa, e VPIO. 70 000 lire, 
ma si presenta in una veste 
lussuosa, in carta patinata, 
con 30 splendid? tavole a 
colori, 1400 illustra/inni nel 
testo. tin migliaio di esem-
pi musicali, per un totale 
di circa 3 500 pagine. 

D'altra parte, questa en
ciclopedia ha richiesto an-
che uno sforzo organizzati-
vo e di metodo diverso dal 
solito, in quanto essa si 
differenzia dalle pubblica-
zioni consimili per tutta la 
lmpostazione storiografica: 
evitando infatti lo spezzet-
tamento in piccolo e grandi 
voci usuale in queste one-
re, La musica della UTET 
presenta al lettore circa 
200 soggetti principali, nel 
cui nmbito e ovviamente 
possibile ricostruire tut to 
ci6 che interessa di qual-
siasi epoca e di qualsiasi 
personality della storia mu
sicale. Al compito dell'in-
formazione per cosl dire 
* minore » assolveranno in-
vece i due volumi del di
zionario annunciatl dalla 
casa, m a in un certo sen-
so a loro volta autono-
ml, come tut to sommato 
puo apparlre autosufficien-
te questa pr ima parte del-
l'opera. 

Come ognl enciclopedia 
che si rispetti, e pu r con 
la scelta limitata che si e 
detto, anche questa t ra t ta 
si pu6 dire quasi tutt i 1 
settori della musica: esclu-
de gli esecutori e i eantan-
ti (e qui forse qualche con-
cessione si poteva fare), 
ma include 1 maggiori com-
positori di ogni tempo e 
paese (81 per la precisio-
ne), le forme e 1 generi mu
sicali, le epoche e gli sti
ll. gli s tnimenti , le disci
pline attinenti alia musi
ca (storiografia, sociologia, 
psicologia. istruzione musi
cale, e cc ) , la musica ap-
plicata (da scena, per filmi, 
le varie nazioni e i conti
nent i. La scelta e davvero 
esauriente, e il criterio e 
s tato ovviamente quello di 
aff idare ciascuna « voce » a 
uno specialista della mate
ria, ricorrendo in innume-
revoli casi alia collabora-
zlone di agguerriti musico-
Iogi stranieri. 

Qualche lacuna si puft 
subito segnalare: per un 
Buxtehude, un Jancquin, 
u n o Schiitz, largamente 
t ra t ta t i 1'enciclopedia a-
vrebbe dovuto comprende-
r e anche Gershwin, Glin
ka. Borodin, incomprensi-
bilmente esclusi. per non 
dire di Varese, di Ives, de-
gli Strauss viennesi. 

Nel campo dei collabo-
rator i , dove si e peraltro 
fatto uno sforzo lodevole. 
mancano alcuni nomi di 
rilievo internazionale che 
avrebbero potuto sostituire 
con vantaggio qualche al-
t r o co l l abo ra to r eccessi-
vamente oberato di voci: 
s tud 'osi come Jeppesen, 
Apel, Adorno. Besseler. Da-

nielou, la Clerckx. non avreb
bero dovuto essere tenuti 
fuori dalla porta , mentre 
11 Delia Corte bat te il re
cord di collaborazioni ai 
qua t t ro volumi. con ben 
dieci voci svolte. E giac-
che st iamo toccando degli 
squilibri. certo inevitabili 
In una pubblicazione ambi-
ziosa di quest o genere. di-
remo che discutibile ci ap-
pare la decisione di non 
lnserire nella trattazione i 
musicisti viventi: si che 
viene a mancare un'esau-
riente informazione cri t ira 
BU protagonist i della musi
ca del nostro tempo come 
Stravinski, Malipiero, Mi* 
lhaud, per non pari are del
la generazione degli Stock-
nausen. Nono. Boulez e via 
dicendo. 

Questo e lo scotto che 
la pubblicazione paga a 
un'impostazione tendenzial
mente « accademica ». al de-
siderio di essere qualcosa 
di storicamente definitivo. 
E ' invece la dove questa 
aspirazione pud essere lo-

f icamente perseguita che 
•nciclopedia ragglunge 1 

risultatl mlgllori. L ' impo 
stazione e la trattazione 
della materia, voce per vo
ce, segue i criteri musico-
logici che si sono venuti 
stabilendo da mezzo seco-
lo a questa parte, non tra-
scurando per6 il gludizio 
critico e la valutazione 
estetica che permettono di 
leggere ogni pagina con la 
sensazione di essere di fron-
te a fenomeni ben vivi nel
la coscienza critica del 
mondo di oggi. 

Se talora, anche per la 
provenienza, la formazione 
e la mentalita di certi stu
dios!, le voci sanno un po ' 
di stantio e di pedantesco, 
altrove si notano i sinto-
mi di una nuova metodo-
logia: e il caso, ad esem-
pio, dell'articolo «Asia», 
aflidato a uno studioso fer-
ralo come Tran Van Khe, 
il quale tenta — per la pri
ma volta a quanto ci ri-
sulta — di inquadrare la 
musica asiatica come una 
entita unitaria, non spez-
zettandola a priori in sin-
gole aree culturali e giun-
gendo cosl a una definizio-
ne di carattere globale, co-
si come da noi si e giuntl 
da tempo — nonostante 
tutte le differenziazioni na-
zionali — a individuare 
una componente culturale 
europea o «occidentale» 
quale informatrice di tut
ta la musica d'arte del no
stro continente. 

Anche a r 11 c o 11 come 

« Etnomuslcologia » (musi
ca dei primitivi) affidata 
a Carpitella, «Musica spe-
r imentale», stesa dal glo-
vane studioso romano Do-
menico Guaccero, o ancora 
le voci davvero attualissi-
me sulla discografia, la mu
sica per film, la sociologia, 
la psicologia e l'istruzione 
musicale, testimoniano del
la necessita avvertita dal 
Gatti di introdurre nella 
trattazione della materia 
una linfa nuova, un'aria piit 
fresca che tenesse conto 
delle profonde trasforma-
zioni deH'ambiente in cul 
la musica di oggi si forma 
e viene consumata. 

Per informazione del let-
tore diamo qui una breve 
scelta compiuta tra i no-
mi dei collaborator^ con 
tra parentesi le materie 
t ra t ta te : Bridgman (Du-
fay, Lauda), D'Amico (Ber
lioz, Mussorgski), Engel 
(Marenzio, Rinascimento, 
Storiografia musicale). Gat
ti (Casella), Machabey (Ma-
chaut, Trovatori e Trovie-
ri, e al t ro) , Mila (Bart6k, 
De Falla), Nettl (Dvorak), 
Newman (Sonata) , Pesta-
lozza ( J a n a c e k , Schbn-
berg), Pincherle (Vivaldi), 
Pirrot ta (Ars nova, Gesual-
do, e al tr i) , Sacerdote (A-
custica), Sar tor i (Biblio
teche, S tampa) , Stucken-
schmidt (Hindemith) Tin-
tori (vari s t rument i ) . 

Giacomo Manzoni 

MEDICINA 

Un nuovo metodo 

Fratture guarite 
senza il gesso 

Patologla del callo osseo - Saldature precoclsslme 

Quello che avvenne tul 
camp* di calcio ttalianl la 
prima domenica di dicem-
bre del 1965 fu un mezzo 
disastro. Numerosi atleti di 
varie squadre, con una qua
si incredibile contempora-
neita, divennero vittime di 
gravi incidenti: Da Pozzo a 
Napoli, Leonardi a Roma, 
Morini a Bergamo, Capra a 
Foggia, Mora a Bologna. 
Gli ultimi due soprattutto, 
avendo subito una duplice 
jrattura della gamba, si 
vennero a trovare di colpo 
di fronte alia prospeltiva 
di una prolungata immobi-
lizzwione. 

E' ovvio che quando a un 
giocatore cade questa tego-
la sul capo egli per primo 
non trova affatto la cosa di-
vertente, ma a divertirsi 
ancora meno sono la sua 
societd e i suoi tifosi, co-
stretti a prevedere la pro
pria squadra minorata per 
parecchio tempo daliassen-
za deliatleta mfortunato e, 
specie qualora si tratti di 
tin elemento di primo pia
no, irntati contro la ma
la sortc che compromette 
cosl la classifica in campio-
nato. Bisogna infatti atten-
dere Vintero periodo della 
immobilizzazione prima, e 
poi il periodo della ripre-
sa graduate dei movimenti 
e degli allenamenti, e infi-
ne il ritorno della «for
ma », della efflcienza nor-
male, che pub magari do-
po tante vicissitudini non 
raggiungere piu per quel-
I'anno i livelli di prima. 

Insomma & sempre e sot-
to ogni aspetto un gran 
brutto afjare per tutti. Ma 
imprevisti del genere non 

ARTI FIGURATIVE 

Uno studio di Mario De Micheli 

L'allarme di Zigaina 

II piltor* Giusepp* Zigaina 

Tra 1 pittorl della genera
zione del dopogiierra, Giusep
pe Zigaina appare come una 
delle figure piu significative; 
e non solo per il hvello del 
suo lavoro. ma per il valore 
di esemphficazione che la sua 
opera assume per una intera 
epoca della vicenda pittonca 
italiana. Un aspetto duplice 
che risulta lucidamente nel 
volume dedicato all'artist a da 
Mario De Micheli ed edito, 
con un vasto corredo di ri-
produzioni. dal « Milione ». II 
ssggio, seguendo una linea che 
seppure complessa appare 
sempre chiaramente descntta, 
intreccia altomo alia biogra-
fia artistica e umana del pit-
tore nferimenti storici e poli-
tici, dimensioni culturali, col-
legamenti sociologici. secondo 
una metodologia tipica dello 
autore che permette la piii 
approfondita decifrazione di 
una situa7ione critica e del 
suo contesto. 

Viene descntta la nasclta dl 
Zigaina pittore negli flnni in-
certi della guerra, quel suo 
vivcre appariato a raccogliere 
dalla voce della natura e dal-
raffanno degli uomini i rpoti-
vi della sua ispirazione; ne 
nascera un accostamento alia 
poetica di Rouault per quel 
che di tragico e sofferto st 
agita nel suo mondo, ma in 
posizione opposta sul piano 
esistenziale, poiche. se nel pri
mo prevale un npiegamento 
amaro su so stesso, nell'altro 
e un contmuo cercare ragioni 
e foize per una piu vitale 
partecipazione umana. II sal-
to verso un piii diretto in-
serimento nella re<Uta vie
ne indicato con la scoper-
ta dell'aru dl Picasso ctat 

apre a Zigaina. con la sua !n-
tensita fisica e le sue propo-
ste formali. un ver.taglio nuo
vo di scoperte, una dimen-
sione assai piii ampia di tut
ti gli element! della realta. 
Ecco dunque 1'artista acco-
starsi alle problematiche di 
a Oltre Guernica» di cui co-
glie pero le suggesttoni forma
li solo per scavare piii pro-
fondamentp all'intemo del 
proprio nucleo poetico. 

K' Hnizio di un processo di 
tra^formazione mtcriore che 
procede in modo irre.-ersibile 
e che trova il suo sbocco con 
l'inserimento nel movimento 
reali£ta che muto. tra il '48 e 
il '49, il volto di una vasts 
zona della pittura italiana. At-
tomo al problema del Reali-
smo e della partecipazione di 
Zigaina ad esso. si svolge la 
parte cent rale del saggio che 
chiarisce. contro le piii faci-
li interpretazioni correnti. i 
complessi motivi storici posti 
alia radice del movimento pit-
torico. Zigaina fu del Rcali-
smo uno degli artisti piii 
avanzati e alti. e assai preoisi 
riemergono nella memoria i 
suoi quadri dedicati alia gen-
te del Fnuli. la sua terra: 
contadini, barcaioli, minatori. 
Le ragioni della sua colloca-
zione appaiono in una lette
r s da lui scritta e riprodotta 
nel volume: «... questa feb-
bre. quest \->Jisia di dire, di af-
fermare che non e soltanto 
mia ma della parte piii viva 
della mia generazione, nata 
dalla giierra. La necessita di 
un aggiornamento si;l piano 
del linguaggio era \-ivissima, 
ma rindiscutibile assunto era 
" perche " e " per chi " si di-
pingeva ». 

All'epoca erolca ecco pero 
succedere. sull'onda di pro
fonde mutazioni sociali e po-
litiche, un tempo in cui la 

i partacipasiona oorala at ataV 

da, via via sostituUa da un 
processo di interionzzazione 
dei motivi poetici. Per molti 
fu la lacerazione che permise 
la fuga nell'isola meravigliosa 
e arida del formalismo; per 
altri, Zigaina e i realisti piu 
seri. la mutaziona fu ben di-
versa, tutta intrisa di proble-
mi morali, di conoscenza, del-
1'ansia di una rielaborazione 
dei propri mezzi poetici. 

L'ltinerano del volume se
gue i successivi sviluppi del-
l'arte di Zigaina che da una 
pittura elegiaca passa, con i 
«Nottumi», a una definizione 
di costume per approdare, con 
la serie dei « Generali », a una 
sorta di concentrazione sim-
bolica nutrita di tensione 
espressionista. Ma col periodo 
successivo. quello delle «: Cep-
paiea, ecco defiDtrsi uno del 
movimenti piii interessanti 
dell'aitista che. sebbene sug
gest iona to da elementi mate-
rici e neonaturalL-tici. ripro-
pone angosciose problemati-
che esistenziali che ritrovano 
maggiore capacita di mcisio-
ne con le successive lmmagi-
nt di donne assassinate, di 
animali uccisi. legate tutte a 
una posizione di allarme per 
la vita offesa. tradita. violata. 
II volume si conclude con 
1'esame dell'ultimo periodo 
che vede farsi luce nelle ope-
re di Zigaina alcuni degli ele
ment! figurativi e di linguag
gio apparsi in quest! anni nel
la pittura internazionale. So
no forme della industrializzc-
zione neocapitalistica, che ten-
de ogni giomo di piii a re-
stringere la nostra hberta; nei 
confronti della linea netta che 
divide chi si arrende a que
sta nuova violenza e chi la 
combatte, Zigaina sta ancora 
una volta dalla parte degli ar
tisti che sempre ripropongo-
no l'integrita dell'uomo. 

Aur«lie Natali 

i l veriflcano solo nelle di
verse discipline sportive, 
anche se in questo campo 
sono piii frequenti, si veri
flcano anche sul lavoro ove 
si tratti di lavori pesanti 
o rischiosi, e inoltre posso-
no capitare a chiunque per 
una caduta. un incidente 
stradale ecc. Qui pure pos-
sono sorgere dei problemi 
per la eventuate necessita 
di soddisfare impegni a 
brevi termini non dilazio-
nabili. 

Gia per il lavoratore esl-
ste limpeqno vitale di tor-
nare il piii presto possibi
le al lavoro, ma per chiun
que vi pud essere un qual
siasi motivo impellente: un 
viaggio da fare stabilito in 
precedenza, un convegno a 
cui parteciparc, un ricevi-
mento o un incontro impor-
tante cui intervenire; in
somma doversi tenere per 
un mese o due una parte 
del corpo ingessata che ob-
bliga a disertare la vita 
pubblica e per inolti moti
vo di complicazioni nei lo
ro rapporti sociali. 

A parte dunque ogni le-
gittimo dcsiderio di rapida 
guarigione. si pud avere un 
altro particolare interesse 
o perfino un assoluto biso-
gno che essa sia rapida dav
vero per i piii svariati mo
tivi personali. Ebbene, sod
disfare un tale desiderio e 
divenuto finalmente possi-
bite. II nuovo metodo di 
cura delle fratture consiste 
nell'accostare i due fram-
menti dell'osso e farli ri-
manere ben fermi e ade-
renti con delle placche me-
talliche applicate sulle os-
sa diret tamente. 

Si pone in atto cost un 
meccanismo di guarigione 
completamente diverso da 
quello solito, che si svolge-
va attraverso la formazio
ne del callo osseo. E' no-
to che. immobilizzando la 
parte colpita, fra i due mon-
coni ossei si sviluppa un 
tessuto connettivo che di-
viene successivamente fl-
broso-cartilagineo ed in ul
timo, per il depositarsi dl 
calcio. si arriva al callo os
seo vero e proprio il qua
le, raggiungendo la consi-
stenza dell'osso normale, fl-
nisce col collegare in via 
definitiva i frammentl in 
questione. 

Se questo perb e il rego-
tare evolversi del processo 
di guarigione di una frattu-
ra, le cose non sempre van-
no cost. In alcuni sogget
ti il callo non si forma o si 
forma male, non arriva cioe 
alia ossificazionc completa, 
per cui i due frammenti an-
ziche saldarsi come di nor
ma restano mobili uno sul-
Valtro. Insomnia, senza scen-
dere nel dettaglio che lo 
spazio non ci consente, esi-
ste una « patologia del cal
lo osseo » che, se non e fre-
quente, i fra le possibilita. 
da tenere in considerazio-
ne. 

Ora invece Vuso delle 
placche off re gia un inne-
gabile vantaggio, poiche 
con esse la saldatura fra 
i monconi ossei non preve-
de per nulla la formazione 
di un callo osseo, dato che 
le superfici di frattura son 
fatte combaciare Vuna con 
Valtra perfettamentc, e cib 
viene ad evilnre qualunque 
imprevisto relativo alia for
mazione del callo: in altri 
termini per i soggetti cosl 
trattati si esclude di colpo 
la eventuate patologia del 
callo osseo. 

Ma ancora piii concreto 
e prezioso (per le ragioni 
di necessitd. pratica ricor-
date allinizio) e Valtro van
taggio: la incredibile rapidi-
ta della guarigione. Non 
c'& piii da rimanere immo-
bilizzati per molte settima-
ne. Anzi subito, fin dalla 
messa in sede delle plac
che, a distanza rli sole po-
che ore. Varto colpilo pub 
fare qualche movimento, 
e se si tratta di quello in-
feriore esso consente addi-
rittura alVinfermo di reg-
gersi in piedL E in quanto 
alia guarigione definitiva 
essa comporta appena una 
set t imana o poco piii. se
condo i casi. per la frattu
ra del femore sei giorni, 
per il brcccio otto qiorni. 
per la gamba dieci giorni. 

Xaturalmente il content-
mento delle ossa con aggeg-
gi metallici obbltga ad un 
intervento cruento, che si 
ripete quando gli aggeggi 
tanno toltl dopo circa tre 
mesi. E qui i il solo aspet
to negativo della nuova te-
rapia, la quale pertanto po-
tri ron entrare nella rou
tine quotidiana ma costitui-
re sempre un'apprezzabile 
conquista terapeutica da te
nere come risorsa per il ca
so che occorri- Per rsem-
pio. per gli sportivi, i lavo-
raiori e quanti hanno ur
gente necessittl di tornare 
subito in efflcienza. 

GMtano Lit! 

STORIA POLITICA IDEOLOGIA 

«Brigata della morfe» di Leon Weliczker-Wells 

Tenerezza e angoscia tra 
i morti-vivi del lager 

Un libro che e la poetica testimoniania di una vicenda umana quasi mitica 

N*l lag«r dl Sachianhautan gli Intarnatl at acavano la fosia. 

Sono persegultata, slamo 
persegultati. da un hbro che 
continua a tornarcl davanti 
col suo macabro tormento, 
come un'anima senza pace: 
ed e forse proprio il lamento 
dl un uomo senza pace, che 
continunmente e sen?a pace 
ascoltiamo. E' un caso piii 
unico che raro, credo, quel
lo di un libro che in pochis-
simi anni e stato piii volte 
tradotto. e pubblicato in cin
que edi7ioni diverse da quat
tro diversi editori: si tratta 
del memorials di Leon We-
hczker-Wells, Brigata della 
morte, pubblicato m estratto 
da un Centro di document a-
zione ebraica, poi nel '60 da-
gli Editori Riuniti iComando 
speciale 1005) nel T>2 da Leri-
ci (nei Dtari del ghetto), nel 
'64 da Rizzoli (Tunica edizio-
ne integrale, con Taggiunta di 
un epilogo, Perche la terra 
ricnrdi), e ora nuovamente da 
Leriri. nel I'aperbooks. 

Certo, di un testo che in 
pochi anni viene pubblicato 
in cinque diverse edi/ioni, si 
puo dire che ha avuto suc-
cesso; ma «;e viene pubblica
to cinque volte sen/a diven-
tare mai o^getto di nflessio-
ne collettiva, di critica collet-
tiva, di collettiva presa di co
scienza, si pub dire davvero 
che ha avuto successo? 

Riaprire queste pagine nella 
loro nuova quinta veste signi-
fica ritrovarsi davanti un in
terrogative) che Kiii ci si e po
sti: che COSP significa. questa 
ambigua fort una? A che co 
sa e dovuto il fatto che que 
sto libro viene continuamen-
te tradotto, continuamente 
stampato, continuamente ven-
duto e comprato e quindi, 
probabilmente, continuamente 
letto, pero senza che se ne 
parli a fondo, e anzi quasi in 
segreto? 

Forse si tratta dl questo: 
lo straordinario memoriale 
non solo appassiona, indigna, 

ECONOMIA 

((Attualiid)) della riforma agraria 

Nelle campagne un freno 
alio sviluppo economico 

Un nuovo bilancio dell'esperienza 1950-'53 a cura della SK/MfZ - Ra
gioni d'ieri e ragioni di oggi per un'aiione ridistributrke della terra 

Pronti a riconoscere la 
positiva ro t tura nel circolo 
dell 'arretratezza esercitata 
negli anni 1950-'53 dalla ri
forma agraria, oggi i bilan-
ci di questa esperienza co-
minciano tuttavia con una 
sottolineatura dei «muta-
menti radicali » (1) interve-
nuti nella situazione eco
nomico - sociale che ne ren-
derebbero inattuali le mo-
tivazioni. L'assenza di rife-
rimenti all 'opportunita di 
colpire le posizioni della 
proprie ta terriera nelle di-
scussioni sullo sviluppo e 
sul riequilibrio intersetto-
riale e regionale delTecono-
mia italiana — perno del 
pr imo p i a n o economico 
quinquennalc — avvalora 
questa tesi. Ma e una tesi 
ovvia? Se andiamo a vede-
re l'elenco delle motivazio-
ni che rendevano allora 
necessari Tesproprio e la 
redistribuzione della terra, 
t roviamo, in realta. piu ri-
scontri che divergenze ri-
spet to alia situazione at-
tuale: nel 1950 nelTagricoI-
t u r a si trovavano il 40 per 
cento delle forze dl lavoro 
ed il 28 per cento del red-
dito ed ancora oggi di fron
te ad un 23 per cento di 
popolazione attiva agrico-
la s ta un 14'- di reddito. 
Innegabile e la sottoccupa-
zione in un settore dove 
meno del 20''' dei lavorato-
ri d ipender l : ha un lavo
ro che puo dehnirsi stabi
le. Innegabile e pure la ca
rat teristica agricola delle 
depression! regional!. 

Rifiutiamo q u i n d i la 
pseudo spiegazione econo
mics della cosiddetta inat-
tualita della riforma agra
ria, Cosl come respingia-
m o la spiegazione solo eco-
nomica delle limitate mi-
sure di riforma del *5I - '53: 
perche s tando ai fatti eco
nomic! bisognerebbe met-
tere in evidenza piu Tin-
ccngruenza fra mezzi e pro
blem! che si intendeva-
n o risolvere (disoccupazio-
ne; squilibri regional! e In-
Ursettorial i ; Induttrlallzzar 

zione) che i successi. In-
congruenza che nasct-, in 
realta, dall'incapacita dei 
governi di allora di afTron-
tare una rot tura profonda 
con le forze sociali ar-
roccate nelle posizioni di 
un capitalismo immobih-
sta sul piano imprendito-
riale, quanto violento nella 
difesa dei suoi poteri po-
litici. Fare una riforma 
agraria difendendosi dalla 
riforma agraria, questo fu 
l 'atteggiamento politico del
la DC e dei suoi alleati al
lora. 

II modo In cui il centro-
sinistra affront a oggi il 
problema d e l l o sviluppo 
economico, degli squilibri, 
della dinQmica delTintero 
sis tema ha qualche analo-
gia con quell'atteggiamen-
to, perche si vorrebbero 
rendere gli obiettivi sociali 
compattbili col permanere 
di s t ru t ture conservatrici 
e di elevate rendite sia nel-
Tagricoltura che in altri 
set tori del sistema econo
mico (si veda l'urbanisti-
ca>. Come allora, se ci6 ri-
sultasse politicamente pos
sibile sarebbe tuttavia eco-
nomicamente incongruente 
poiche gli obiettivi propo-
sti non sono realizzabili 
altrimenti c h e attraverso 
rotturc — le ri forme — nei 
settori frenanti. Non vice-
versa: e un'iiltiiione pensa-
re che tut to cio che e pos
sibile in pohtica dia poi mi-
racolistici frutti sul piano 
economico - sociale. 

Uattualita di misure dl 
esproprio e radistribuzione 
della t e r ra e. oggi, per noi. 
essenzialmente u n a que
stione di congniita fra 
obiettivi di sviluppo econo
mico-sociale e strumenti 
per realizzarli. Oggi, come 
nel '50-'53. la spinta delle 
categorie agricole conver
ge con interessi generali 
della societa itriliana: ma 
oggi piii di allora quella so
la spinta non e sufficiente 
a modificare l 'orientamento 
del gruppi dirigenti su un 
problema politico cosl de

c i s ive Si potrebbe anche 
dire, andando piii in la, che 
Tinteresse sociale a misu
re di riforma nelTagricol-
tura prevale suU'interesse 
di catcgoria dei lavoratori 
agricoli. Questo spiega an
che la importan7a sempre 
piii grande che assume, in 
una prospettiva di rifor
ma agraria. il diretto inter
vento pubblico nell'agncol-
tura : riassetto idraulico-
agrario, formazione di nuo-
vi tipi d'impresa, industrie 
ed impianti commerciali 
agricoli dipendono sempre 
di piii da questo diretto in
tervento. Per cui oggi, in 
definitiva, della esperienza 
della riforma agraria '50-
'53 siamo portati a valuta-
re positivamente soprattut
to alcune eredita, come gli 
enti di sviluppo e il proces
so di organizzazione coope-
rativa da loro promosso, 
s trumenti dispombili per 
camminare ancora su una 
s t rada che e rimasta quasi 
tu t t a da percorrere. 

Renzo Stefanelli 
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commuove. tormenta, come e 
piii di altri del medesimo ge
nere e argomento. ma — qu«-
sto e Tunportante — sovver-
te il rapporto che Tuonio lis 
col proprio corpo. Argomento 
cent rale della Brigata delta 
morte. infatti, non sono « gli 
uomini» ma «i corpi degli 
uonuni »: i cadaven che si di-
sfano in hquame. l cadaverl 
che pii7zano, l cadaven a cui 
non si poss>mo staccare gli 
stivah. i cadaveri che quando 
sono riRidi possono venire usa-
ti conic panche. l cadaverl 
che non hrucuino bene, cha 
costituiscono una testuuonian-
za pencolosa, che possono 
provocare un'epidemia, che so
no per Tassassino un proble
ma, un jiroblenia tremendo, 
angoscioso, allucinante. La rl-
du/.ione delTuomo a un msie-
nie di material! grassi (di fa
cile combust lone) e di niate-
riali proteici (di combustions 
difficile), 6 il tremendo scan-
dalo dl questo memoriale: 
proprio come un hbro « scan-
daloso» viene piu comprato 
che recensito, piu letto che 
disciisso. E forse coloro che 
lo leggonn si tormentano. sen-
tendo oscuraniente non tan-
to Tassassino niesso sot to ac-
cusa. quanto la propria stev 
sa umanita posta in dubbin. 

Eppure, a vent'anni di dl-
stan/a, da questo tremendo 
scandalo, da questa riduzio-
ne delTuomo a materiali gras
si e materiali proteici e mi-
crobi e virus, nasce —- come 
sempre dalle verita pui sgra-
devoh ijuaidate lorau'-'ios;.-
nipiitc HI tac'.-ui — uti lnti'rn) 
gati\o che puo c devc tc^'.ier-
ci il sonno, un msegn.uni'nio 
arduo e doloroso Ch" di-a 
sarebbe accaduto se tutti < »> 
loio che stavano per cs^cie 
fucilati si fossero nfiutati di 
scavarsi la fossa? Che cosa 
sarebbe accaduto se tutti co
loro che furonn impiegati nel
la costru/ione delle camere a 
gas e nelTahmentazione del 
macabri form si fossero n-
fiutati di collaborare, e aves-
sero prefento morire subito 
anziche accettare qualche set
timana di ornda sopravviven-
za? I nazisti avrebbero osa-
to affrontare il rischio tre
mendo dell'aria infetta e del-
Tacqua inquinata? Nessuno 
osa, nessuno puo esprimere 
un giudizio, un rimprovero, 
una recrimmazione morahsti-
ca nei confronti degli infeli-
ci che sotto minaccia di mor
te immediata scavarono, cn-
struirono, accesero i fuochi. 
h ahmentarono con i corpi 
di coloro che ci furono can. 
ma quulTinterrogativo ci tor
menta lo stesso. 

Se da tutto questo vi sen-
tite umiliati e annientati. vol-
tate pagina: e trovate nel me
desimo volume, tratta dalla 
medesima raccolta. la mera
vigliosa storia dell'amore di 
Noemi. Mentre i carnefici os-
sessionati frugano la tenebra 
cercando i cadaveri delle pro-
prie vittime, Noemi vaga tene-
ra e dolente, chiamando Tama-
to Jurek; e finalmente sta i>er 
raggiungerlo, finalmente sta 
per salvarlo. ma ecco che Ju
rek e morto: e Noemi, che 
credeva di amarlo tanto da 
morire, si accorge di amarlo 
ancora di piii, tanto da vive-
re. Vivra: « con gli occhi pia-
ni delle personc amate», ma 
vivra « col cuore caldo e con 
coraggio». Quando si ima, 
l>erfino il dolore diventa ca-
lore e fiducia; e Tumanita, 
che dal memoriale della Bri
gata della morte pareva an-
mentata. si glonfica nel dia* 
rio di Noemi e della sua pa»-
sione luminosa. Ma, piu anco
ra che un diario della secon-
da guerra mondiale. questo 
documento e la poetica testi-
monianza di una antica vicen
da umana. ha il fascino di un 
mito gin in cerchio nella 
sconfinata pianura, in una 
rontinua alternativa di cerca
re e trovare. trovare e perde-
re, perdere e cercare. cerca
re e trovare e perder anco
ra, a spire sempre piu stret> 
te. sinche quel che hai tro-
vato non potrai perderlo piii, 
e lo hai trovato dentro te 
stesso. 

Laura Contl 

ogni settimana inedicola unfascicoto L250 

••to**^ 

file:///-ivissima

