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STORIA POLITICA IDEOLOGIA 

Gli «Scritti politic!» pubblicati dagli Editor! Riuniti a cura di Lelio Basso 

Rosa Luxemburg e il 
« dialogo inter no » 

nel marxismo europeo 
Necessita storica e volontarismo nel pensiero della gran-
de rivoluzionaria tedesca — La discussione con Lenin 

« La raccolta completa delle 
sue opere ofTrira urj insegna-
mento utilissimo per I'educazio-
ne di molte generazioni di co-
munisti in lutto il tnondo >. 
Queste parole scritlc da Lenin 
nel 1922 sono state scelte da 
Lelio Basso come « epigrafe > 
per 1'ampia raccolta di Scritti 
politici di Rosa Luxemburg da 
lui curata (Editori Riuniti. llo 
ma 1967. pp. 700. L. 4 500). Si 
tratta di una cdizione di grande 
impegno. la prima del genere 
in Italia, dove la graude rivolu
zionaria polacca era lino ad 
oggi tanto famosa qunnto (di 
fatto) sconosciuta. Lelio Basso 
ha preparato I'opera in piii di 
venti anni di lavoro (se non an-
diamo errati. la prima idea di 
essa risale alia Resistenza). av-
valendosi della collaborazione 
di altri studiosi. Abb in mo cosi 
una ampia e impegnata intio 
duzione; una divisione degli 
scritti per argomenti. con una 
nota introduttiva storico critica 
per ciascun gruppo di scritti: 
una Bibliogralia di 7H7 titoli 
(basata su quella pubblicata 
nel 19G2 dalla rivista polacca 
Z pola walki, ma ulteriormente 
arricchita da Basso): un accu-
ratissimo apparato di note. 

Grazie al lungo. appassionato 
e intelligente lavoro di Lelio 
Basso la vita, le lotte. il pensie
ro di Rosa Luxemburg entrano 
a far parte del patrimonio rivo
luzionario italiano. Rosa Lu
xemburg. nella sua breve ar-
dente vita (fu uccisa dalla rea-
zione militare-socialdemocrati-
ca nel gennaiu 1919. quando non 
aveva ancora raggiunto i cin-
quanta anni) ha rappresentato 
come pochi altri il movimento 
rivoluzionario europeo. Polacca 
per nascita. visse dopo il 1895 
quasi sempre in Germania. par-
tecipo alia rivoluzione russa del 
1905-190G. fu personalita emi 
nente nei Congressi della Se 
conda Internazionale: si batte 
con energia indomita contro la 
guerra imperialistica (lunghi 
periodi di carcere in Germania 
altemati con propaganda ille-
gale): fondo il gruppo Sparta-
co, tenne il discorso inaugurate 
alia fondazione del Partito co 
munista tedesco poco prima di 
essere massacrata a Berlino. 
insieme a Karl Liebknecht. dal
le truppe della controrivoluzio-
ne. Negli scritti. nei discorsi, 
nelle polemiche afTrontd in pie-
no tutti i tcmi centrali della 
battaglia rivoluzionaria: rifor-
mismo e revisinnismo: milita-
rismo. colonialismo. imperiall-
smo: meccanismo della accu-
mulazione capitalistica: que-
stione nazionale e questione 
contadina: rapporto democra-
zia dittatura nella rivoluzione 
socialista; rapporto partito-
masse. dialettica centralismo-
democrazia nell'organizzazione 
del partito. 

La discussione sul socialismo 
e. dopo Marx, discussione sul 
capitalismo. « La maggior ac-
quisizione della lotta di classe 
proletaria nel corso del suo svi
luppo fu la scopcrta che il pun-
to di partenza per la realizza-
zione del socialismo c da ricer-
carsi nei rapporti economici 
della societa capitalistica. Con 
cid il socialismo che era statn 
vagheggiato per millenni dalla 
umanita come un " ideale *'. 6 
diventato una " necessita sto 
rica " >. Cosi Rosa Luxemburg 
nel pamphlet « Riforma sociale 
o rivoluzione? ^. che la collocd 
di colpo. giovanissima. tra le 
menti piu capaci del movimento 
rivoluzionario europeo negli ul 
timi anni del secolo passato. 

c I I socialismo... nsulta sol-
tanto dalle contraddizioni sem 
pre piu acute dell'economia ca
pitalistica e dal riconoscimento 
da parte della classe operaia 
della necessita assoluta della 
sua soppressione in virtu di un 
rivolgimento sociale >. I I revi 
sionismo non nega le contraddi
zioni dell'economia capitalisti
ca: pensa pero che esse possa-
no essere smussate («cosi la 
mancanza delle crisi e I'orga-
nizzazione degli imprenditori 
smussanc la contraddizione tra 
la produzione c lo scambio: il 
miglioramento della situazionc 
del proletariato e la soprawi-
venza del medio ceto quella tra 
capitale e lavoro: il controllo 
sempre crescente e la democra-
zia quella tra Stato di classe e 
societa >). Rosa Luxemburg 
non si limita a « difendere » i 
testi di Marx contro la revisio-
ne tentata alia fine del passato 
secolo dal Bernstein: porta 
avanti rargomentazione rivolu
zionaria. in due direzioni. 

In primo luogo, Rosa Luxem
burg non restringe il concetto 
di « contraddizione capitalist! 
ca » a quello di < crisi economi
cs ». Una lacerante contraddi 
zione e il militarismo. che c di-

' venta un momento necessario 
dello sviluppo capitalistico nella 
fase imperialistica per contro-
bilanciare gli squflibri tradizio-
nali del mercato. cosi come al 
tempo stesso diventa momento 
della politica di conquista di 

mercati colonial!, anche 

essa momento necessario dello 
sviluppo imperialistico » (Bas
so). c Per efTetto della forza 
propulsiva dellq sviluppo capi 
talistico anche il militarismo e 
diventato una malattia capita
listica » (Luxemburg). Illusorio 
credere a un pacifico sviluppo 
della democrazia come via per 
una «sociali7zazione gradua
te ». senza crisi rivoluzionarie. 

In secondo luogo. Rosa Lu 
xemburg off re una sua soluzione 
originale. e convincente. della 
lensione tra volontarismo e fa-
talismo. sempre in qualche mo-
do presente nel movimento so 
cialista. « La dialettica storica 
si compiace... di contraddizioni 
e pone nel mondo per ogni ne 
cessita anche il suo contrario. 
I I dominio di classe borghese 
e senza dubbio una necessita 
storica. ma anche la solleva-
zione della classe lavoratrice 
contro di esso; il capitale e una 
necessita storica. ma anche il 
suo becchino. il proletariato so 
cialista: il dominio mondiale 
delliniperialismo e una neces
sita storica, ma anche la sua 
caduta per opera deirinterna 
/ionale proletaria. Ad ogni pas-
so si incontrano due necessita 
storiche. che sono in contraddi
zione I'una con l'aitra e la no
stra. la necessita del sociali
smo. ha piii ampio respiro >. 
Rosa Luxemburg scriveva que
ste parole a proposito della 
Crisi della socialdemocrazia. I I 
passaggio apparentemente re-
pentino, il 4 agosto del 1914, del 
piu grande partito socialdemo-
cratico, quello tedesco. dalla 
parte della propria borghesia 
in guerra (« si > alle spese mi-
l itari) . fu una tragedia della 
Germania e dell'Europa che ri 
veld tutta la superficialita del-
I'ottimismo evoluzionisiir-o. 

Rosa Luxemburg, che in quel
la tragedia giganteggio. non si 
stanco mai di ammonire: <• o 
socialismo. o barbarie! ». e pre-
vide con spietata lucidita la 
possibilita (dopo la guerra) di 
«nuovi febbrili armamenti in 
tutti gli Stati » — naturalmente 
con la vinta Germania alia te
sta — e con cio di « un'era di 
incontrastato dominio del mili
tarismo e della reazione in tut
ta I'Europa, con una nuova 
guerra mondiale come scopo 
finale >. 

Mi pare che Basso abbia ra-
gione nell'indicare, come fon-
damento della forza teoretica 
della Luxemburg, il metodo dia
lettica e la costante adozione 
del punto di vista della totalita. 
Questa « strada di pensiero » ci 
porterebbe pero trnppo lontano. 
nel vivo della tematica del 
«marxismo del 20. secolo» 
(cito non a caso il titolo del-
1'ultimo libro di Roger Garau-
dy. nel quale la categoria della 
totalita occupa un posto cen-
trale). Mi sembra invece indi-
spensabile sofTermarmi breve-
mente su di un altro punto: il 
rapporto Luxemburg-Lenin. 
« E' noto che Rosa Luxemburg 
ebbe molti scontri polemici con 
Lenin, quello sul problema na
zionale. quello suU'interpreta-
zione deirimperialismo e sulla 
possibilita di guerre nazionali 
in periodo imperialistico. quello 
sulla unificazione o meno delle 
varie frazioni in cui era diviso 
il movimento socialista russo... 
quello relativo al problema par- I 
tito classe. e quindi al ruolo ! 
della spontaneita... > (Basso). 

Senza entrare nel merito vero 
e proprio. diremo soltanto che 
abbiamo Timpressione che Le
nin avesse quasi sempre (o for-
se addirittura sempre) ragione 
nei confront! della Luxemburg 
per quello che riguarda le scel
te politiche da prendere mo
mento per momento: si trattas-
se del principio di autodetermi-
nazione e della pace di Brest-
Litovsk. del centralismo demo-
cratico o dello scioglimento del
la Costituente. della questione 
nazionale polacca o della paro-
la d'ordine « la terra ai conta-
dini ». Nello stesso tempo, col-
pisce la straordinaria capacita 
della Luxemburg di cogliere i 
pcrieoli remoti insiti in determi
nate scelte. giuste perch6 ne-
cessarie: i pericoli insiti nella 
unilaterale accentuazione del 
centralismo nel partito rivolu
zionario. nella insufficiente con-
siderazione delle masse non or-
ganizzate e della loro iniziativa. 
nella sottnvalutazione del mo
mento della liberta nella rivo
luzione. nel particolarismo na
zionale. 

Cid che pero vogliamo sotto-
lineare in modo particolare e 
la capacita dialogica dimostra-
ta da Lenin e dalla Luxemburg 
nel loro rapporto. La Luxem
burg e dalla parte di Lenin. 
con tutta la sua passione rivo
luzionaria: ma senza miti. Anzi. 
consapevole gia allora di un 
pericolo. che con Stalin divenne 
realta: il pericolo che i bolsce-
vichi trasformassero in teoria 
generalmente valida « la tattica 
a cui sono costretU > dalle spe-
ciali condizioni in cui si muo-
vono. raccomandandola <come 
modello di tattica socialista al-

I'imitazione del proletariato in
ternazionale*. Lenin giudica il 
pensiero della Luxemburg « uti
lissimo per 1'educazione di mol
te generazioni in tutto il mon
do », pur avendo contestato piii 
volte nel merito quel pensiero. 
colla foga che gli era propria. 
Fondamonto di una siffatta ca 
pacita di dialogo interno, di 
vonfrontn tra tesi rivnluzionarie 
diverse. 6 senza dubbio una 
corce/ione nnn monolitica della 
verita. una visione dialettica 
della formazione della linea ri
voluzionaria con plurality di 
apporti. attraverso dissensi. 
confronti e scontri di lungo re
spire. 

La ricostruzione dello in-
treccio vivo e vario del pensie
ro marxista prima della uni

formity imposta da Stalin e 
oggi per6 in pieno sviluppo, an
che in Italia. Essa implica un 
ripensamento del leninismo: co 
minciamo a vedere di nuovo 
Lenin qual era.- i l piu geniale 
rivoluzionario della sua epoca. 
ma nnn Vunico; il pensatore 
che ha dato tra la fine dell'H(H) 
e gli anni venti del nostro se 
colo il piu t/rande contributu 
alio sviluppo del marxismo. ma 
non il solo. L'opera di Rosa 
Luxemburg, che per merito del 
compagno Lelio Basso veniamo 
oggi a conoscere in tutta la sua 
ampiezza e profondita. ci co 
stringe percio a un riesame 
glabale del marxismo di ieri e 
di oggi. 

L. Lombardo-Rad ice 

Nel decimo anniversario della 
morte del pensatore lombardo 

DASABATOA 
REGGIO EMILIA 

IL C0NVEGN0 DI 
STUDI BANFIANI 

E' promosso dall'Amministrazione provin
ciate sotto il patrocinio dei Lincei e delle Uni-
versita di Bologna e di Milano - Le relazio 
ni affidate a un gruppo di giovani studiosi 

Rosa Luxemburg 

Died anni fa, il 21 luglio 
del 1957. moriva Antonio Banll. 
Scompariva con lui non soltan 
to uno dei pochi pensatori ita-
liani del '900 degni di questo 
nome. ma anche una straordi 
uaria figuia di intellettuale nii-
litante, di rappresentante poli 
tico del movimento opernio. 
Per quanto strano possa sem-
brare a chi sappia come la 
trama teoretica elaborata da 
Banli innervi tuttora. o addi
rittura determini. interi campi 
(nell'accezione di insieme ideo 
logico strutturato che a questo 
termine viene conferita pe f 

esempio dal marxista francese 

I 

ARTI FIGURATIVE 

Opere grafiche di artisti sovietici in una mostra a Roma 

GURU ZAKHAROV: 
la dolce natura sterminata 

Gurij Zakharov: « Cerimonia funebre • 

Per iniziativa di Italia-URSl 
6 stata allestita a Roma, nelli 
galleria « Ferro di cavallo j 
(via Gregoriana. 36). una mo
stra di opere grafiche di pitta 
ri sovtetici. donn all'associa^ 
zione del presidente sovietica 
N. V. Podgornyj. nonche una 
piccola personale di Gurij Za
kharov che le rilografie rive-
lano come uno degli artisti piii' 
interessanti della giovane ge- \ 
nerazione. fra quanti almeno 
hanno esposto in Occidente. 

Sempre. in occasione di mo-
stre d'arte sovietiche. anche 
quando al nostro gusto piu di-
scutibili sono apparse pitture 
e sculture, la grafica ha riser-
rata sorpresc nella scoperta 
sia di una tradizione assai ric 
ca. forte di personalita origina-
li operose da decenni come il 
Kaplan e il Favortki, sia d'un 
grande fermento nelle ricerche 
plastiche dei giovani. La grafi
ca sovietica, all'indomani della 
Rivoluzione, ha radicalmente 
trasformato stile e tecnica 
della illuslrazione e della 
comunicazione di massa. par-
ticolarmente nel manifesto e 
nel libro. Hanno concorso a 
questa trasformazione di por-
tata internazionale e i gruppi 
tradizionali e i gruppi di avan-
auardia sovietici: le conquiste 
plastiche di allora sono slate 
decisive e questa eredita non 
& andata perduta nemmeno ne
gli anni piii bni della cultura 
artislica sovietica. E' nostra 
tmpressione che la grafica ab-

LETTERATURA 

Un romanzo di Massimo Pini 

Uomini-larve nelle necropoli 
I I romanzo di Massimo P*ni. 

Le ciltd e le necropoli (Feltri-
nelli. L. 1700). e dichiaratamente 
polemico contro la societa bor
ghese. 11 protagonista. Fabrizio 
Verzeni. quando esce di minonta 
e scopre coci fili ocehi suoi il 
mondo. deve. suo malgrado ri-
credersi su tutto. II suo prece-
dente 5tato d'animo di soddisfat-
to orgoglio. tipico dei giovani 
come lui di estrazione borghese. 
gli si tramuta in un senso di 
drammatica tensione che lo ren-
de irrherente ver<o i valori co 
stituiti. 

Alia sua analisi non resiste la 
famiglia borghese. che si pre-
senta come «una fumeria d"op-
pio *. dove fra la No.a e la Sod 
disfazione. ci si conforma inevi-
tabilmente alle norme borghesi 
di « Legal it a i e < Ordine >. La 
< logica formate » su cui quelle 
norme si reggono. e apparente
mente ineccepibile. come nel giu-
dice-padre Verzeni, ma di fatto 
ambigua e ripugnante alia stessa 
ragione. 

La sua manifestazione piu evi-
dente e nel metodo educativo del 
rinsegnamento scolastieo che tut
to falsifiea e ha. come fine, quello 
di liquidare la personalita degli 
allievi sino a fame < delle vere 
e propr.e lane umane»: perche 
< il problema e di condizionarli 
a non avere diritti, ma solo 
doni >. Cid che importa e la in-
tegrazione di ognuno nel sistema 
di vita borghese. Un ragazzo-
standard. vera mente «attrezzato 
alia lotta per la vita >, e sempre 
per le cose regolari, ha «predi-

spos.zione spiccata per lordine 
soaale >. < profonda e dolce edu-
cazione rehgiosa >. Se gli chiede-
te le sue idee sul problema della 
pace. \ i risponde che « Dovrem-
mo attaccare per primi »; per 
1*€ omosessualita » \orrebbe lin-
ter\ento dei Pubblici Poteri: g!i 
uommi di cultura li defin.sce 
«una sporca encca di ebrei e 
pederasti >. In un simile mondo 
anehe. la produzione culturale e 
conformistica e servile. 

Cosi e in tutta I" « Europa delle 
Nazioni >, in cui un paese cosid-
detto * l:bero vale I'altro». Le 
regole sociali sono dappertutto 
sempre queLe del massimo pro-
fitto per la classe dominante e 
di condizionamento dei dominati. 
Anche le scoperle scientifkhe 
vengono utilirzate in tal senso: 
per esempio. neU'Europa «Cor-
porativa» si dira che «tutti l 
lavoratori non hanno bisogno di 
esprimere le loro necessita > 
(tanto meno attraverso forme di 
lotta sindacale o politica): esse 
c vengono calcolate da macchme 
elettroniche sulla base della pro 
duz.one >. Cosi. lOrdine e la Le-
galita restano inalterati e ogni 
problema umano pud essere in-
quadrato nella c giusta dimensio-
ne > di < una vita estetica ». Se-
nonche. tale dimensione e. in 
fondo. quella stessa della immo-
bilita o della morte: e le citta 
moderne non hanno piu nulla di 
umano, ma sono come immense 
necropoli in cui si agitano larve 
di uomini a mo' di cautomi au-
tomatici >. Chi. come Fabrizio 
Verzeni. serba un residuo di sen-

sibil.ta. ine\itabi!mente mcorre 
in una progressiva < sensazione 
di assenza » dal mondo e da se 
come pud essere quella di un 
lento suicidio per asfissia di cui 
si abbia intanto cosc.enza senza 
a\ere pero la possibilita di rea 
gire e salvarsi. 

Ma la c sensazione di assenza > 
piu che un dato della «ensibihta 
del protagonista e, nel libro, la 
generale atmosfera che awolge 
e allontana in unaura di irrealta 
cose e persone. D. quest'ultime 
le piu irreali ed evanescenti so
no quelle che apparentemente si 
presentano m una condizione so
ciale o in una assunzione di re-
sponsabilita definite: la defini-
zione e il segno irrefutabile deL'a 
integrazione nel sistema e di 
alicnazione immediabile. 

L"incertez7a. invece. di chi an
cora resiste aH'integrazione si 
mamfesta in residue vibrazion: 
di umanita che possono provo-
care atti apparentemente assurdi 
ma di fatto contestativi delia 
propria e altrui alienazione o per 
le soluzioni drammatiche che si 
tentano sul piano personale o per 
gh esitt parodistiei che ne emer-
gona 11 dramma a livello della 
coscienza individuale. la parodia 
a livello sociale sono i due piani 
narrativi su cui Pmi si muove: 
nei momenti piu fehci della nar-
razione i due piani si fondono 
nell'unita di uno stile, in cui alia 
sottile parodia della superflcie 
corrispoode un corrosivo sotto-
fondo di dolore. 

«. I. t. 

bia assicurato una conlinuita. 
abbia costruito un c ponfe» 
fra ieri e oggi che £ davvero 
prezioso. 

Recentemente una granae 
mostra della grafica russa e 
sovietica allestita al Gabinetto 
delle Stampe di Dresda. pure 
limitata alle illustrazioni di li-
bri. ha documentato. fra I'al 
tro. proprio questa singolare 
continuita e la continua ere-
scita sulla lezione particola-
rissima dell'avanguardia sovie
tica. 

La mostra romana raccoglie 
stampe, in gran parte a colori, 
di Belaschov. Borodin. Cherto-
va. Eisenstadt. Ermolaev. Fa-
-orski, Kalinicev, Kamenski. 
Kaplan. Khrapak. Konstanti 
ioi\ Kraskovski. Korovina. 
\tiznetsor. Mamnnnv. Mavrt-
In. Nikireev. Obrosov. Pime-
mv. Sarian. Sokolova, Viting e 
\olovik. Ma £ la personale di 
hkharov — una ventina di xl-
hgrafie a bianco e nero di 
Q-andi dimension'! e tutte re-
anli — il vero centro di inte-
Tase della mostra. Di autori 
ctme Favorski. Kaplan. Kuz-
nesov. Pimenov, Sarian e Vo-
la-ik valeva la pena di pre-
seitare piii stampe e di date 
dherse. 

id esempio. la bella litoqra-
fia di Martiros Sarian. Una 
>tnda di Costantinopoli. che ci 
senhra una recente trnduzione 
nrdica di un quadro qiovanile. 
ha spicco per la felicita < fau-
re i e per Venergia castruttiva 
del -nlore ma non hasta a dare 
i.n'iiea al nostro pubblico del
la jnrte importante aruta dal 
rrae:'ro armeno nelle r'wende 
d?lla pittura sorietica E cosi 
lr litoqra fia di Pimenor. anche 
ptr wa sua gracilita d'inren-
zbne e di segno, dice poco del-
In personalita di un artista che 
fi un pittore dell'industrializ-
zaiove socialista e che e. oga\. 
ur pittore della vita quotidiana 
dele r.uove citta. 

Quanto alia litografia di A. 
Kiplan. un ritratto dolce-ama-
ro del grande scrittore Scho-
lon-Aleichem si tratta di vn 
cajnlaroTO di tale autonomia 
plattica e di tale finezza tec-
niri che riesce a parlare da 
sob di un grande grafico. de-
gnc, nella sua originalita fan 
toxica, di stare a fianco di 
Chajall. Ancora vna rolta. do
po trer risto le sue Utografie 
espffte alia Biennale di Veve-
zin. resta inappaqato il deside-
rio li vedere una *HI grande 
persmale. 

Kcplan & assieme vn pro-
fondi conoscitore dei sentimen-
ti unani e un decoratore di ra-
ra ftntasia. conosce tutti i se-
qreti grafici dei rapporti fra 
segnr e colore P fra figurazio 
ne e parola — si gvardino i 
medajlioni. alcuni lirici altri 
narrdiTi, composti intorno al 
ritrato con un < humour » in-
confotdibilmenle ebraico-russo 
che s potrd anche dire c lelfe-
rario > ma £ certo di assoluta 
origimlitd plaslica. 

NeVt rilografie del giovane 
Zakherov la natura russa e 
una pxsema dominante. solen-
ne e dolcissima. Anche negli 
t inteni ^ c'i. di la dalle fine 
stre, crme la stretta < umana > 
di sfemtnaft spaii e di slagio-
ni dai tempi lunghi. La eittA 
stessa i qvalcosa che si leva 

A. Kaplan: c Ritratto di Scho-
lom-Alecheim > 

nello spazio come un fiore del
la natura. un'apparizione fa-
volosa subito riassorbita dal-
I'orizzonte naturale. Anche il 
lirismo di Zakharov ha qualco-
sa di letterario. inconfondibil-
mente russo nel senso. almeno. 
in cui £ consentito parlare di 
una componente letteraria per 
il primo Chaqall. per Kusto-
diev. per luon 

Come grafico Zakharov sem
bra aver meditato anche la le 
zione di Farorski per Vuso co-
strut tiro e non illitstrativo del 
seqno Segno monumentale o 
tenerissimo. esalta o carezza 
gli oggetti. serra le ombre di 
tutti i giorni o apre. sul fo-
glio bianchissime profondita. 
Zakharov predilige i grandi 
spazi dove i rapporti fra pie 
ni e vuoti costruiscono un sen 
so dell'infinito. di un tempo 
sospeso come in un togno. An
che se ama tutto cid che e rus
so. Zakharov non indulge mai 
al colore locale, non ama i 
raccontinl e nemmeno i trucchi 
tecnici: e un incisore sobrio ed 
essenziale. come e artista di 
rara probita. immerso nella 
natura con una purezza sentt-
mentale. che avremmo detto 
morta per sempre, e capace di 
accendere una luce di favola 
nella vita quotidiana — non si 
dimentica quella comunione di 
amorosi sensi che nasce dot 
suoi uomini seduti a tavola, o 
quel senso di una vita fatlcata, 
wbria e schiettam che nasce 
dagli oggetti nelle stanze. o an
cora quel suo dar forma alia 
cittd e ai gesti di tutti i giorni 
facendo sempre «sentire» 
I'orizzonte terrestre. 

Non e\ crediamo, una dimen
sione contadina quella che Za
kharov figura; piuttosto la pre-
senza della natura nel senti-
mento « russo » e, oggi, sovie-
tico. Presema che da una di
mensione equilibrata all'uomo 
e alle azioni sue — secondo 
proporzioni che si possono far 
risalire pittoricamente a Brue
ghel e agli olandesi del Seicen-
to — e che evoca una dimen
sione del tempo tale da assor-
bire generazioni di uomini, 

Dario Micacchi 

Althusser) entro i quali del 
resto si sono date alcune delle 
esperienze filosoliche piii inte
ressanti degli ultimi anni — 
per quanto strano possa sem-
brare. dicevamo. i conti con 
lenorme patrimonio da lui lu-
sciato restano ancora da fare. 
Le sue opere continuano a es
sere liptibblicate (gli Editori 
Itiuniti hanno da poco ristam-
pato quei Principi di una teo
ria della ragione che costi-
tuiscono ancora una delle po 
die pietie di paragone del 
pensiero filosofico italiano del 
Novecento) e la molteplicita 
delle direzioni in cui ha ope-
rato ed opera la sua produ
zione di catmscenza ne r i -
sulta esaltata. Indagini o con-
tributi storingrafici parziali. 
del resto. non mancano (ma la 
monngrafia di Fulvio Papi che 
lisale al 1!M»1 resta un caso 
ptessoche isolato). 

Quel che mancn ancoia 6 il 
tentativo di delinire il peso 
specillco dell'intervento ban 
liano in sede teoretica (che si-
gnifica oggi principalmente. ri-
prendendo un discorso lasciato 
in ombra o occultato da al
cuni degli stessi suoi allievi. 
delinire senso e strutture del 
suo marxismo). 

II Convegno di studi ban-
fiani. promosso dall'Ammini
strazione provinciale di Reggio 
Kmilia sotto il patrocinio del-
I'Arcademia dei Lincei e del
le Universita di Bologna e di 
Milano. che si svolgera il 13 
e 14 maggio sembra pronorsi 
insieme una organica ricogni-
/ione del sistema di domande 
che emerge dall'intero arco del
ta meditazione banfiana e un 
primo bilancio delle risposte. 
Che le relazioni principal! siano 
state aflidate a un gruppo di 
giovani studiosi sembra essere 
nnn soltanto il soddisfacimento 
di una istanza genericamente 
anticommemorativa. ma in par-
ticolar modo un appello al-
I'intervento decisivo nel dibat-
tito tcorico della cultura mili 
tante. secondo una delle indi-
cazinni piu feconde dello stes
so Banfi. e il riconoscimento 
che talune delle sue istanze 
trovano soltanto adesso — in 
un tessuto culturale ben al-
trimenti rnbusto e dinamico da 
quello nel quale furono enun
ciate — un adeguato rilievo 
teoretico. Si pensi al modo as-
snlutnmentr originale in cui la 
drfinizione trascendentale dei 
rapport i t ra ragione e realta 
(per usare due termini che a 
Banfi furono particnlarmente 
cari) gli consente di andare 
a fondo di un problema che 
costituircc per tanti versi un 
passo obbligato della ricerca 
marxista moderna: quello del 
rapporto teoriaprassi e della 
unita distinzione che lo carat-
terizza. 

Si badi che ci si trova di 
fronte ad una serie di que
stion! rhe non possono essere 
considrrate 1'eredita culturale 
del marxismo degli r anni ven 
ti » (da Korsch a Lukacs. da 
E Bloch a Benjamin) con ri-
fle=;si politici assai precisi (co
me ebbe a dimnstrare il dihat 
tito tra Lenin e Rosa Luxem 
burg). Stanno a testimoniarlo 
lo stesso recente convegno di 
Cagliari su Gramsci o 1'insie-
me della discussione che si 
viene ^volgendo in Francia e 
non solo in Francia sulle posi 
zioni di Althus*er. 

A dieci anni di distanza dalla 
morte del pensatore lombardo. 
dunque. l'appuntamento di Reg 
gio Emilia diventa. per I'intera 
cultura filosofica italiana. una 
scadenza non rinviabile. 

Citiamo tra i relatori. oltre 
il prof. Remo Cantoni che apri-
ra i lavori con una relazione su 
t Banfi uomo e maestro >. Gui-
do Davide Xeri (< I I pensiero 
teoretico di Banfi »): Fulvio 

j Papi (t n pensiero etico di 
Banfi»): Livio SichiroIIo («T\ 
marxismo di Banfi >); Eglc 
Becchi (« L'esperienza educa-
tiva secondo Banfi. fondamen
to teoretico e processo stori
co *): Mario Gattullo f c La fi 
losofia banfiana dell'educazione 
e il pensiero anglosassone con-
temporaneo >): Renato Barilli 
(* Banfi e il problema di una 
estetica filosofica ») : Gabriele 
Scaramuzza (tBanfi e il proble
ma di una filosofia dell'arte »). 

Sono previsti interventi di 
Enzo Paci. di Paolo Rossi. Eu-
genio Garin. Antonio Santucci. 
Lino Rossi. Giovanni Maria 
Bertin. Norberto Bobbio. Aldb 
Zanardo. Carlo Monti. Laurana 
Lajolo. Angelo Peronj, Piero 
BertolinJ. Vittorio Telmon. Ilea-
na Corvino Ragusa. Aureliana 
Alberici. Luciano Anceschi. Di-
no Formaggk). Luigi Rognoni. 
Carlo Cordie. Rosario Assunto. 
Emilk) Mattioli. Fausto Curi, 
Ennio Scolari. Cesare Sughi. 

f. e. 

Biblioteca 
del pensiero moderno 

Rosa Luxemburg 

SCRITTI POLITICI 
A cura dl Lelio Basso 
pp. 600. L. 4.500 

I principal! scritti poll* 
tici di una delle figure 
piii grandi del movi
mento operaio interna* 
zionale. 

Friedrich Engels 

DIALETTICA 
DELLA NATURA 
A cura di Lucio 

Lombardo Radice 

pp 360. L 2 500 

Nuova 
biblioteca di cultura 

Louis Althusser 

PER MARX 
Noto introduttiva 
di Cesare Luporinl 
pp. 244. L. 1.500 

Uno dei libri piu discus-
si della attuale ricerca 
filosofica marxista. 

Mario Alighiero 
Manacorda 

MARX 
E LA PEDAGOGIA 
MODERNA 
pp 180. L 1.500 

Michai Kalecki 

TEORIA 
DELLO SVILUPPO 
DI UNA ECONOMIA 
SOCIALISTA 
A cura di D. Mario Nutl 
pp. 160. L 1.800 

Antonio Banfi 

PRINCIPI 
DI UNA TEORIA 
DELLA RAGIONE 
pp. 484. L. 3.200 

Francesco Albergamo 

FENOMENOLOGIA 
DELLA 
SUPERSTIZIONE 
pp 272. L 2.200 

Palmiro Togliatti 

GRAMSCI 
A cura di 
Ernesto Ragionien 
pp. 224. L. 1.200 

Gli scritti di Togliatti su 
Antonio Gramsci. 

Giorgio Mori 

STUDI DI STORIA 
DELL'INDUSTRIA 
pp 454. L. 3 500 

Storia delie 
rivoluzioni - Vol. I 

STORIA DELLA 
RIVOLUZIONE 
RUSSA 
di Giuseppe Boffa 
650 pagme. 1.000 foto-
graf ie rare e inedite 
L. 7.500 

STORIA DELLA 
RESISTENZA 
di Pietro Secchia e 
Filippo Fassati 
2 voll.. 1.024 pagine. 2A00 
fotografie. L. 12.000 

MANIFESTI 
DELLA 
RIVOLUZIONE 
RUSSA 
40 manifest! a colon • 
in bianco e nero di ar
tisti sovietici. apparsi 
negli anni della rivolu
zione. fedelmente ripro. 
dotti in grandezza natu
rale. L 8.000 

I Editori Rhiniti 1 

file:///orrebbe
file:///tiznetsor
file:///olovik

