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Una serie di servizi di GIUSEPPE BOFFA 
sul problema piu appassionante 

del nostro secolo 

Labattaglia 
sul socialismo in un solo paese 

Un orologio a pendolo 
nel cappello a 

3. 
II ptinu) ^ pat la re 4.11 < socialismo m mi 

solo p.ie.-e J-. liolle condi/.ioni di i>ola-
niciUo in cui 1THSS vonno a trovar-i 
ver.io l.i meta degli anni '20. fu Stalin 
111 un suo scritto del dicembro 1924, d i e 
venue in fcran parte pubblicato ilalla 
Pruvdu, ma apparve nella sua intiertv/a 
solo come prefa/ione di una raceolta di 
scritti dello stesso Stalin, risalenti al 
1917. Quel Us'to si inseriva nella poL-
nnca pubblica chr i la in corso eon Tro/ki 
da un an-io. Allora eon Tro/ki polem./ 
/avano tutu tjli altri principali diriment 
del p.irtito. II nuovo motivo di scoutio 
era stato dato dalla pubblica/ione delle 
4 Lav ion i dell 'o ' tobie •». eon cm Tio /k . 
aveva coicato di piesentarsi quasi eome 
pnuoipale aiteiice della nvolu/ ione e di 
rilauciarc la sua veeehia teoria della * I I-
volu/ione peimanonto >. Xe sogui quel 
dibatti to d i e venue pni delinito < letU--
rario >. perdu- s: svolse quasi tutto eoii 
articoli, an/icho in congressi «• confe-
icnze. Anclie quello .scritto di Stalin vi 
trovava il sun posto. Ma Stalin inh\» 
dus>j in quella occasiono uii elements 
nuovo nella discussion?. Hgli osserva\a 
mfatti d i e una delle fondanientali debo-
Ie/ /e della teoria della « nvolu/ ione pcr-
mancnte » era quella di prevedere eome 
inev i tab le la scontro fra proletariato a! 
pot ere e masse eontadine: di consegueu-
/a — afl'eimava Tro/ki — in un pae.-e 
come r i ' K S S . a maj-ejoran/a contadina. 
il primo poteva essere salvato solo dal-
l'aiuto della rivolu/ione vittoriosa in pae-
si piu avan/at i . Stalin osservava d ie que-
slo contraddiceva una eeita linea di pen-
t'iero, gia teoricamente disegnata da 
Lenin, sulla possibilita di vittoria del 
socialismo in un solo paese e. soprat tut-
to. noil ofl'riva nessuna prospcttiva valida 
per la si tua/ione ehc si era creata. Pare 
clie rargt»mento mm suscitasse li per Ii 
niolta a t ten/ .ene. Kppure gia coglieva ii 
problema esseu/iale. decisivo, del nio-
niento. Lo capi piu tardi lo stesso Tro/k. . 
quando annr.ise clie « la teoria del so
cialismo in un solo paese era la sola clie 
si opponesac cot rentemente e si no in 
fondo alia teoii:* della rivolu/ione pe:-
manente *. 

Aspirazioni e slancio 

delle forze nuove 

della Rivoluzione 

l'ochi m c i dopo della stessa questione 
si occupo —- sembra ancora per im/ ia -
tiva di Stalin — anclie una sessione al-
largata deU'Esecutivo del Comintern. 
I'ssa voto una ris'olu/.ione. cbe subito 
dopo (aprile 1925) fu fatta propria dalla 
XIV Cmiferenza del partito conumista 
russo. Kisognava guard a re in faccia la 
realta. Uopo la grando crisi rivoluzio-
nar.a dell ' immediato dopoguerra, il ca-
pitalismo avuva trovato in Occidetite una . 
^UA slabilita. sia pur provvisona. LJI ri- • 
voluzione in Germania era f.illita nel 
1923. In I 'uropa una si tua/ione « imnie-
di.itamente rivoluzjonaria > non esisteva -
piu. Semmai si profilavano nuove vie 
di avan/at.i nvolu/ ionaria attraverso 
I'Orieiite. Che faie dunque neHTHSS 
»lei soviet, rimastn sola? II problema eia 
radicalmente nuovo. K' vcro clie Lenin 
&ia nel 1015. anclie a l lo ra ' i n polemica 
con Tro/l:i . aveva indicato la possibilita 
<li -ma vittoria hi un pae.-e solo. Ma era 
anche veio — e la risolu/ione del Co-
mmte in 1» l ieerdava con abbondanti c -
ia/ioni — clie dal 1917 i bolscevichi 
avev.ino sempre sperato in un estender>i 
della loro rivolu/ione e che lo stesso 
Lenin aveva piu volte dichiarato non 
potersi ptnsart- ad una vittoria * defnv-
tivn > dei sno;.lismo in Russia sen/a una 
v i t ' ona del prc.letr.riato almeno in alcuni 
altri paes; capitalistic!. Hestava da cbia-
rirc clie COSJ dovessc intendersi per vit
toria < delimtiva >. Ma restava soprat-
tutto da .-tabilire che cosa doves-;e fare 
:n ipieila silun/ionc nuova il proletariato 
ius.>o a! i«Jt€.-re. La scelta era tanto ile-
:erni!n inte e tlrpmmat:ca che fu es.-»a. 
so^tanzialmente. a provocare la ciisi n»-
tale e Ii l e t tu ia del vecchm nucle«> di::-
Sente bolstevico. Î a risolu/.one del Cn-
mirit^m e della XIV Conferen/a rispon-
drva per ! i ,>rimn volt a che A proleta-
r: it') ru.-.-". .i;u lie nella nuoi.i situa/.oiie. 
doveva continuaro a costru:re l.i >«K-ie;a 
soc..llista. ccn la fiducia che questo sfoi-
7.1 ,-varehbe >tato con ogn: probabilita 
vittor:o5-> r con la eoscienza di dare 
in quest. ' :r<<do :1 massinio contributo 
alia »-ivoli:/.ene mondialc. Nel ripudio 
di ogni attesismo era la sostanziale fe-
delth della scelta alio spirito leninista. 

Stalin piu tard: definira questo docu-
ment-> come < init1 drsjli atti piu impor-
t i n t i r d e l l a storia del nostro partito >. 
A!*un: «inrii i. occMentili :n sjeneie. clie 
p ' i b »:inu f:upat^ t ia )e funr. dell'oppi>-
•> '•»»!.*». eretlcn«» di poter afTe-mare ciie 
::iv. L'O a'lfi t! i:^r:T.: del nartito n.»n -: 
-e-"oro iic^pii 'p con*'"1 «uhito deH'impo.--
ta:i/a n».^..-.v.: di Miitli'atto. Su,e^.i*n> 
I'HM co'.ao al'.v.t-no thie di b»ro. Zinov.w 
e Kr.n.*,!•••• f:l primo era ancora presi-
de.ite di l l ' Internr . / .onale) . apprrvvassero 
q'iel (iciiirrer.to. dop«i un eerto d.balt.t < 
ne'.rrflli'irt pol:t:co. e lo r.pudiassero H| 
p»»j'ni me-i dopo quando. ins:e;ne a Troz- y 
ki. combatterono la loro battaclia di •* 
• •pposi/inne necando la prospettiva del 
socialismo in un >*olo pae^e. Quello cbe 
o n il p r m o della duriss.ma lotta del 
19^6-?7 sarehbe tnsomma. afili inizi. pa>-
sato per lf-o quasi inos^ervnto Ma pro-
pi ni m oue«t.. cecita pohtica era la l«»r«> 
ct> ldann.i Non ooghere il carat te ie fi>n-
<ri.imeiil.tl** di quella scelta smnifieava non 
comprenderc come la n \o lu?ione fojsc 
qiunta ad una svolta cruciale. Sinnifi-
cava anror piu non capi re lc aspirazioni. 
lo alancio, la volonta delle forze nuove 

clie la l ixolu/ione stessa aveva susci-
tat >. L'ecoiu-mia era in via di ricostru-
/ione. rintlustria si avvicinava ai suoi 
In till piebellici. una classe operaia si 
and IV.I ricestituendo. un gramie sforzo 
di diflusione deU'istru/ione era in corso, 
gi lvani operai e contadini. usciti dalla 
guerr.i civile, si era no gettati sulle nuove 
scuole; nuove leve erano entrate nel par-
ti 'o. ambi/ioni nuove erano nate in ogni 
. in ; >!o del paese. anehe il piu nddor-
mentato. Tutto (piesto, per niente.? Certo. 
g!i aiui'ineiiti degli avvei"sari del « socin-
IISIIM in nn i-olo pae.>e * non erano dot-
tiMiaiianiente privi di peso. Ma essi non 
\ed(\ . i i io cm-die di nuovo. di potente L-
ill unprevi.^io andava sorgeudo nelle nias-
s» sovie tu lu . Comprenderlo fu la for/a 
del part in nel suo complesso, del suo 
Comitato cu i t ra le : fu anche la vera for-
/a di Stalin. 

Due temi: i rapporti 

con i contadini 

e la democrazia di partito 

H.\ela*iM. sono gli stessi niotivi con 
C'li : tiii^kisti e i loro scarsi seguaci spie-
gheranno piu tardi la loro sconfltta. Ks.-i 
IK> attril ' i i .ranno la colpa all'* apatia -> 
ile'.le masse d i e si riliutarono di seguirli: 
i>ri. sono tpielle stesse masse che due-
tre amii dopo intraprenderanno l'epopea 
dei piani t |i:inquennali. Accuseranno il 
partito di degenerazione burocratica e 
contadina: uscito dalla lotta anti-tro/ki-
st i. i! partito afTrontera invece la eol-
lettivi/za/ione deH'agrieoltura. dove gli 
err»)ii. che vi furoiio. ftirono semmai 
errori di estremismo. Incolperanno — e 
vt"-o — anche il riflusso della marea ri-
volu/ionaria nel mondo. ma sen/a con-
tare che essi turono proprio coloro che 
ai probiei.ii nati da quel riflusso non 
soppero rispondere. se non col pessimi-
smo. Tutio tpiesto non sorprendeva nella 
('mu:a politica di Tro/ki . Nello stesso 
penodo m CM.• parlava jier la prima volta 
di i s( eialismo in i\n solo paese > — in-
dubbiameuto uno dei migliori della sua 
vita — Stall.* o^servo che Tro/ki si eia 
ben hattuto durante l 'Ottobre. nel nid-
m-*:ilo ileira.-cesa rivolu/ionaria. ma ave
va sempre rivelato tutta la sua debo-
Iv.s.d nei momenti di ripiegamenti) e d' 
ditlicolta: oggi e intcressante osservaie 
come talc giudi/io. confermato da tutta 
la biogralia politica di Trozki. sia condi-
viso tanto L\A un eminente comu-
nista come Thorez. cpianto da un trozki-
sta came Deutscher. Questo spiega pe**-
clie Trozki non sia mai riuscito nella 
sua vita a c r t a re dietio di se un veio 
movimento politico: la *• opposi/ione > 
stessa fu essenzialmente un raggruppa-
niento di vertice. che non ebbe mai piu 
ili pO'.*hi» migliaia di seguaci. Qui e non 
iiell'< inti igo » fu la ragione prima della 
sua disfatta. 

Xaturalmente. il «• socialismo in un so-
1 > ji.iese • non fu 1'unico tenia <lelle bat-
taglie <Ii quegli anni. Anche gli altii e i a -
n » pent, in ultima analisi. ad esso colle-
gati. Non e certo possibile adesso licoi-
darli tutti , percbe non si puo fare cosi 
in breve I* storia di que! periodo. Ki-
cordero s<»lo i due principali. Quello dei 

lapporti con i contadini fu non solo il 
piu ricorrente, m,i anche il piu linpor-
tanto e decisivo. Tro/ki e Topposi/ione 
giudicavauo indispensabile l'aiulo ilel-
VOccidente proprio percbe non ritene-
vano possibile un prolungato ajipoggio 
da parte dei contadini: molto prima della 
collettivi/za/ione essi chiesero nusuie tli 
rottura col contadino meilio. iliventr.to 
ilguva uMitrale delle campagne russe. 
perche erano couvjnti cite fosse qiu\-.to 
1'inevitabile prezzo dell'industrializzazio-
no. Di qui la prineipale minaccia ili scis-
siono e di crisi implicita nella loro poll- " 
Ilea. Tutto ei6 coiuli/.ionava anche I'al-
tro gramie tenia della lotta. quello tiella 
democrazia di partito. Questa rivendiea-
/ione. agitata da tutto le opposiziom. si 
i iduce-a sempre in sostan/a a una richu-
st i d: aboli/ione del veeehio divieto delle 
frazi mi. approvato dal X Congresso pio-
p n o per bloccare quel pericolo di scis-
sione cbe trovava alimento nella nuova 
siiuazioiie di classe, nei nnovi rapport) 
fra cperai e contadini. conseguenti alia 
g u e n a civile. Quel tiivieto in realtA ini-
briglio tutta l'nttivita delle opposizioni, 
che inevitabilmente tendeva n una rot
tura del niovimento e alia ereazione di 
un altro parti to. 

La stessa asprez/n pei*sonale the la lot
ta assunse. da una parte e dall 'altra. si 
spiega in buona misiir.i con questo ra-
gioni obiettive. Reninteso. anche i niotivi 
soggettivi. anehe il carat te ie degli uo-
mini. ebbcro il h>ro peso. Lenin nei suoi 
ultimi scritti aveva compieso entrambi i 
pericoli e nel suo lamoso < testainento » 
aveva segnnlato in particohire clie una 
buona • meta della minaccia di scissione 
veniva dalle pei-sonali relazioni fra Sta
lin e Tro/ki . Ma questo non sarebbero 
state cosi decisive se non vi fosse stata 
anche I'altrn meta tlel pericolo. Occorre 
tlire che nella violenza personale, nel-
I'insulto e ncir intr igo, i lenders dell'op-
posizione, Trozki in primo luogo, non 
furono secondi a nessuno. II loro com-
portamento apparve allora. sia al partito 
che a i r in terna/ ionale . come il piu infi-
ciato di acredine e di violen/a preeou-
cetta. All'oppostti, quello ili Stalin, pro
prio per la validita delle idee che soste-
neva, proprio per il valore di attrazione 
cite eseieitava la prospettiva tlel < soeia-
lu-mo in un selo paese **. apparve. molto 
piu ill quanto non fosse, come il piu 
eseiite d,\ personalisini. Tro/ki non esi-
t.iva a I'liietlere jnibblicantente in tliscus-
sione un tlocumento. sotto il tpiale egli 
stesso aveva apposto la sua lirnia: t io 
ac.-ad-'va alia fine tlel 1923 o fu la prim i 
battagha aperta fra Itii e il parti to. Ispi-
rava allora segretamente una piattafo:-
ma tli Ojiposi/ione. sen/a avere il cora>,-
gio tli i.ilileggiarla uflicialmente. Ziiin-
\ lev e Kanienev avevano furiosameiiie 
.ittacciiii Trozki e<l erano stati tla Ini 
attaccati con non minor furoie: e-si 
chiesero per primi la sua ospuleione tlall i 
dire/ione tlel partito. con una richie.-t.i 
a cui Stalin si oppose. Kppure Tro/k . 
tla una parte. Zinoviev e Kanienev d.,1 
l'altra. coiicluseio ptico tlopo fin In .> 
uirincoerente allean/a « sen/a priucipi » 
P:u tardi tenteranno anche tli allear-
con Hul;h;.rin. che pure era stato il los«-
ma'^gioie bersaglio. Tutto questo p a 
tera al totale sfaldamento politico dell . 
< opposi/.ione >, minata tla successive cl.i-
moros" Mitture. Da Trozki part i la prima 
accus i d: < termidoro * che. nel suo stes
so generico richiamo alia rivolu/ion • 
f i ancee , tienotav.i incapacita «Ii compren-

tlei * i veil lenoiiuni the si pioduccvano 
nei'a societa rus.- i. l"u lui .ul accusare 
Stalin tome * beechino della r ivolu/ io
ne"-, piovoiandi* una rea/ione non bene-
sola fra I suoi ste^s: seguaci. Ma la vio-
len.a peiMniale, anche se spiegata col 
ca'Mttere ilegli uomini. era liinan/itutto 
inanifesta/ione tli una lottura che. cul-
niiitamio con la ciea/ione tli un secondo 
paiii to, aviebbi* acquistato nelle condi-
/toni tlell ' l 'HSS il valore tli una cata-
strofK" i ciisi politica, apportatrice di con-

' trtnivolu/ioiie. al di Li tiella stessa con-
si\pevole//a ilegli uomini 

1 utorita, prvstiijio 

c posizionc 

« ccsavva » di Stalin 

Dopo l'lilumo CuiimvsMi tlel l 'Cl 'S, 
come giii dopo il NX, multi hanno eer-
cato nelle b-tte d: tpiegli anni, l'oiigine 
delle malelat te ill Stalin. Certo. mm ..i 
puo conipreiitlere la succe.-siva s tona tlel-
1'1'RSS se s. t iascutano le t iaivo che 
quel penodo tlo\'eva lasciarvi. Di qui 
emerse la straordmaria antorita. il p ie -
sligio, la posi/ione «cesa iea» tli Stalin. 
Cii;i allora i lati negativi, d i e Lenin con 
tanta perspicaeia aveva nulividuato in 
lui. non poterono nmaeolosamente can-
cellarsi. anche se la loro inipoitan/a par-
v* passaie m secondo online tli fionte 
alTa/iono che egli contliieeva. Ma Hon 
e soltanto sul piano peisonale d i e la 
necessari i iudagine eritica ileve eserci-
tarsi. Molti pio'blenu icstano aperti alio 
studio. Hesta tla capiie tpiali dovevan-* 
essere e quah furoro le eonseguen/e. in
terne e intern.ivitninli. delle soluzioni che 
in quelle eirci»-.tan/e furono adottato. 
ilelle s t e » e gm*.ti* scelte d i e furono coni-
Iiiute; in qu.de nu-ai:a fn^st. tlato sin tia 
allora vntoic asMduti* <11 prutcipio a tie 
terminate esigen/e tli lotta, t h e nasce-
\ ano invece tlall i si tua/ione tlel tilth* 
particohire —- uir.ca nel suo genere e 
irripetibile - - m cm si trovava la n i o -
lu/one russ.i (temien/a t h e induhhia-
mente si tnr.nifesto pencolos.iniente piu 
tardi) : tpianto le caratteristiehe eh t. a-̂ -
*.im<ero alloia la vita tlel pait i to e la 
articola/ione tlello St.ittt inllueii/aiouo 
. Miccessivi a\ veniinenti; t|iiautt* tli real-
inenle nece.-sant* vi fu nelle doeNioni 
the thscesero tlalla politica. giu^t;i e ob-
b\it;at i. tlel < socialismo in un solo pae
se* . Saia per tpiesto neeessaiio c«»ni-
pivi i le ie e studiare tutti I dibattiti tli 
quel peiiedo. in tutti l loio momenti e 
nelle d v e i s t |M>SI/K»III. ail/iehe tpialche 
loio a-petto litonet*. come troppt* si e 
fitto siiiio.. Ma I i scelta fondanieiitale. 
i-mer.-..i tlalla lotta ill quegli anni, 
non poll a «>~-cie c o n t c t a t a sen/a con-
tcstare lo s;«-N,» v.dorc ill l ibeia/ione e 
tli radicelr tia-.ft»rni.i/ione tlel mondo 
che t bbe la Ki\olu/ione d'ottobre. Di 
ipii comiucio il vein sfoi/o tli mtlustri.i-
li//a/ion<*. tin* dovrva t iasformaie la 
Huss. i. Ne \.ii!.i obiett.ire t h e anehe a l 
tii avevano indicato la nece^Mta tli quel 
lo sfoi7o e. almeno m patt«*. il p i e / / o 
the i -^o coir.pif ta\ a Ch,> r iut lus t r ia l i / -
/a/io:i.* fo^ie indi^pen^abili* tutti In coiu-
pieiidev.uui. Ma 1'afTennazione tiella po-;-
sibilita tli \ itfona del s<»ciaiisnio, anche 
nella sola I HSS. ne eia l'as.-oluta. indi-

spcns.diile inenif- ia. 
OIUSEPPK BOFIA 

r i t A N T O r t l H T K — 1! f.i I run utile lt*t!t*sfi» llrrniniin Hlrst l i l i f r i ; ha rit-:i\olo un orolocl* • 
pcntlitln clie fiuuloihi. tticiino, iiiTft-tttum-nli*. ilu un .suo \ rcchio cap|)i-|l<> a cillnilro. \j* 
oroloKlo «' II frutlo di un I I I I IK I I lavortt che li.i irnpcgn.ilo v tipiHi»%ion.tti> per molt* 

tempo I aiuliiini falecnauii* di rramnfortt* 

La e r i t i e a 
«in agoitia» 

w--\^\- 'M 

'•t:.-* 

+ 

Un T*TO docamento fotogrtfico: Vinauimrazione dell* ttczhnc /errorioria s»//« linea Turkm enistan*Siberia. I lavori tmono cominciati 
Urn il 192S e il 192$ c conclmii nel 1929 

i 
• f n /•enodico ii'liisjnifc* tit 
|A/i((iiio fttt <ipcrto le M U ' C«»-
(OIMIC ml IIriti .specie ill * p ro -
I'C.S.MI (ilUi tritnu **, i* Cnr lo 
/{(> M(/'/<l .• . S l ( ! l l l | ) ( l < .• I •* <IS-

<titttt> .siiluto f'nij/nifo coinpi-
fo t/t di/ciisorc. (i s> di te-

itle: - /.ii cntica i* iii'ti o pinf-
tosto e inortu tin molti tin-

| m ' - . 
| Corln li'i iiitiiincntti: * Ani-
\mt'ttiumtt c/ie MU HI iir;t»ii:<i; 
rim chr In iiccltlf'.'. . .S'e pro
prio hisixiim im/tctire nil re-
M»o»>(il»i/e. •••efferet (irunfi 'ti 
.'/i(/iis(rt(iJicr(i*io»»e ilcllti h't-
trralitrn. Hid niu ili mi .veco/o 
fa, il SainttUftiff urrni ilatn 
1'allarnw e la eritica tin ila 
illura era tcrtimicnti' tnitiac-
.•iala tlaUa ecces.s'ira prodii-
rio;ie <• (iu/Ia dei/iocnilrrru-
;IIIHI' delhi leffernfuni >. Fi-
Utiriuniint. IKIUIUIHH- /Jo. chr 
rasa dirchhe opt/i il (iran cn-\ 
fleu, di frontr alia sempre 
piu preoccupmile «dcmo-\ 
•rafimirioiie > del l ibro' Op-
ii mm tti 'rebbe piu a dispa-

siztonc < un piibblico di "eli
tes" in f/rtit/o tli istttulre con 
Un nn dialnaa di alto li-
ccllo *. 

Ora, Carlo Ho ha crrtii-
incnlc rayionc quundv de-
nuiicia nelle righe citatc c in 
altre ancora In L < spirito di 
pubbttctfu e di c;irHMif<i>, In 
•jHppr/ic'ti/ifti r (Vippififti-
mento dri ralori cultiiritU. 
chr domuuino tanta purtr 
drll'rdttoria ttaliana r drl 
sin* pttbbliro. ,- altrr<i qimn-
lo tfriiepom* lr < rapinui drl~ 
'a Itbcm Irttara > noli inle-
re.s.si tlrll'-i indnstria «. 

Ma, dctto i/iit'^fo. ci rim 
tatto di chivdrrci: a quail 
(orcc polifiche rd cconomi-
•'ie si ricollcaano, per divcr-
M* vie, questi intcressl. che 
nintiti dal < boom > ediform-
'e in aenrre fino ulla tclevi-
<ioni'.' F. il fenomeno della 
cultura di ' massa — nellr 
rnrtiffrrisficJic assunte npai 
(assai diverse da quelle 
che pntcvano trntttre il 
.S'liJif-Bciire) — s? riduce 
'id un fenomeno dt pura e 

j >eniplice « industnalizzazio-
ne *? O non siamo di front'' 
piuttosto aqh <i$p»*(/i coii-
fraddittori di un proces^o u<-
<ai piu complesso? Son a~-
sistmmo forsr al tcntatiro 
(spesso riuscito), da parte di 
crrti grossi industriali della 
ediloria e di ccrtc forze po-
litlche. di sfruttarc a loro 
tHintaggio la spinta autentica 
Ii masse sempre nuove verso 
'a cultura. sruotandola dri 
<um riqnitirali modcrni r 
nroarexsici'' 

I.a rupo^ta r ahlui.-tanzi 
orrui. a tiur.*tr tlmnandr. 
.•«**icn rlir ci fii (Mvn'jrio di 

|»po/iricicrtire > i i l fer iorfm'ri fe 
•I discorso. 

K ancora: tuntt crittci che 
incolpano tli anni male la 
riiltura di massa «r«mt court* 
non devnno prima farsi un at-
lento csnnie di eoscienza. e 
chiedersi (come invito a tare 
Giansiro Ferrata sull'ultimn 
numero di Kuropa Lettera-
ria) fino a che punto H loro 
laroro crilico e < intimamen-
te attiro ncll'orientarc una 
epocn verso cio di cui ha bi-
xopno. non solfririfo verso cto 
che le appartiene >, ha < una 
<:ua ragione*. - u n suo dcti-
derio d'avvenire », opera cioe 
< controcorrentc allc ammini-

struzioni i/iio'idiu/ie IO/MC ul-
rt'rmeh.siriti culfiirttlisfico. i'.-
leaaibile. sospettn di letturr 
t-tctiptift »'* 

I.a crtttcu, insomnia, ot/pi 
deve trovare i suoi veri uemi-
ci e i snot r e r i uNeufi 7>ro-
prio .s-iil terrcno dellu eultiini 
di massa jier scntirsi vera-
mente viva e vitale. per au-
tlnrc assolta da opni jiossibi-
lr < processo *. F/ nel pubbli-
co nuovo, nioderno, teso ve-
ramente verso I'* avvemre -. 
che la eritica libera e spre-
ptudtcuta puo trovare la fnrzu j 
iiecessnrin j)cr f ronteqaiarc e\ 
sconfiqpere pit interesst piu 
pericoloti dell'" industrializ-
zazione > culturalea tutti i 1'-
velli. F.' iptrsto pubblico che\ 
essa deve contribuire ad um-\ 
plinre. rnf/orjtirt*. mafurnre 
(vr leqqe ancora cast poet* e 
cost male in Italia! >. 

Mettendo in un faseio < »u-
dustna i» «• < democratizzazio-
ne culturale •*. rimpianqendo 
i tempi dcll'clzcvtro per < eli
tes >, la eritica. da sola, po-
trd fare ben poco. e <i ridur-
rd a dire, eome fa Carlo lio 
alia fine della sua dijesn: % Si 
tratta di an processo lunqo e 
complesso di ridimensiona-
mento c penso che la scnten-
za non sia in mono ne degli 
xcrtttori. tie del pubblico e 
tanto meno dei crittci: la sen-
tenza la dard il tempo >. 

Parole di rassegnazione e 
di dttesa. cui Bo arriva dopo 
aver dato per cerfo che 1a eri
tica e < in aqonia*, per qli 
effetti nefasti delta cultura 
di massa. 

Ma e pai vcro questo? E' 
vero che tali effetti sono ne-
cessariamente nefasti? A noi 
seuibra invece che, anche nel 
lavoro concreto di ogni gior-
no. la eritica piu modcrna e 
avanzata abbia saputo avver-
tire, accanto alio < spirito di 
pubblicitd c dt curiositd » ba
nal e. la forza che le viene 
dal fatlo di jxir/ure ad un 
pubblico piu vasto e matur*'. 
da un contattit anche </unl*-
ftitiramcrif** nuont che con 
tale piibbl'd* ?ui .^apjiro sftdd-
fire. Da questo contatto. del 
restit. molia cnttca ha tratto 
piovamento nel suo stesso 

- stile dt lavoro >. perdtnda 
ad escrnpto i! touo tiltiuiL'O, 
- ermetizzante -. quando non 
uddirittura spccialistico' 7iri 
sen.sti tleferiore, ed acquistan-
do in ehiurezza di linquaggio 
e in t'irticitii di idee. 

E in una certa misura que
sto (cunosa ironia)'e accadu-
to pcrjino a Carlo Bo. 

iitAS CARLO FKRRETTI 

Rubato un film 
su Mussolini 

a Roma 
Bomba 

in un cinema 
a Milano 

l.i neibool.t Ben.to MIKSO-
: n . .na'iim. , d- im dittatore •• 
•* t,: i:,i rub.c.j :.t ocoraa notts 
d.i'. cut'ina Golden di vi* Ta-
r.inro. .-, Rom.i. 

- lmi.)*.. : idr. - fouo penetra-
t tie'.! i e.iiutr i d. prol^siono 
.ttravervo mi rtnentrino impos-
-••.-. indori; d.*::.i 9o]i pHHcola. 
I; fur'o e -• ro reoDorto alio 
l."».'»0 d: -er.. »»r.i :n cm doveva 
.ivere .n /..> io .•'p-.'tt.icolo. ch*j 
non hn avu'o p.ii liii>s;o. Il furto 
e sfato denn;ic..-i:o .i. carabl-
tiier! della etazione di San Gio-
vann:. • 

A Milatio ;eri 5er3 al ciriem3 
-•Art;-, l.i -<pr*ma- d«l film 
- Benito Mus^ulini- ^ utata «o» 
i;pej;i :n 6eRii;to al r.nveniitien-
to :n Sala d: un.i bomba tip* 
- Molotov,. 6»temata sott© una 
poltrona di platca. Il rltrova-
mtiito e avvrmito a pro.ezion* 
g!a in.z.at.'. l ' n agent* dl cer-
vizio. •.iKoc'pctt.to da una spet-
tatriee r'-t.irditar..i, 1'h.t ee^uita 
fino .n ;.i:.i .* l*ha v j t i d«po« 
s'tare un -.nvojto rotto una pol
trona. Dato l'allarme. la donna 
v«*n*:vn fermata ed :d«nt!flcata 
per Ilelene Kou.^^; dl 45 anni. 
che abita a Milano in via Uaio. 
ne 2. In souu:to *• apprend«va 
che la bomba era innocu9: !a 
bott:u!:.i conteneva infatti st>\o 
acqun. 

Anche :.l c'neaii Manzoa'. 
dove e rrt>crammato in p r t n i 
v.ii one .1 n.ai - Bt*n.to M*ofi-o« 
;.!i.. an..torn A VJ. Un d.ttatore", 
; i pri> « i.nn • <• .-tut.i ^tMptv.t 
tser qn.oh,-. ni.mito .n sezu.tj 
»'. ITIK-.O d' petard.. La coli-
i a hi pjoeeduto a', fprmo di 
tiiV «:0\:.:-.. e vli tm ratazta o 
Lo •=pt*".ioo.,-> i* *t..to fatt© pro-
sejto re a AI-*. .vce«e. 

LA PMHA STOMA D'lTALIA 
DI ISPIRAZIONE HARXISTA 

Giulio Travisani • ^tofano Canxio 

COMPENDIO DI 

STORIA D'lTALIA 
t 

Dal crollo della societa schiavistica 
alle r ipercuss ion i in I ta l ia della 
Rivoluzione Francese 

7C0 ptg.ne - 16 liv. a 6 co!ori • r.'^jito in pttl# 

EDIZ IONI LA PIETRA 

LUI 20 yumit hi fitte le lirerie 
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