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Movimento rivoluzionario 

Pubblicata da Einaudi una fondamentale antologia 
di scritti teorici, discorsi e diari di Che Guevara 

Le vie al socialism*) 
in America Latina 

Un Hfcrt che va controcorrente rispetto alia mercificazione consumistica della grande ftgura di 
teefrifliere . La fine in Bolivia e la ricerca di nuove forme di lotta contro I'imperialismo • La 
cemiJessa personality intellettuale del «Che» e I'analisi del meccanismo neocoloniale - 1 va-

Critica e autocritica nella lotta 

Mostre Rai-Tv 

. • I . _ : . . - « !eri aaisni z !a psrtccipazione « giacMuina » an* nvuiuzione 

Ermato « Ch« • Guevara, il secondo da destra. con altri pa rttgiani di Fid«l Castro dope I'occupazioiw di Fomento a Cuba 

Si dice una COB* o w i a se 
d t i t e r m * cite la figura di 
Cb* Guevara 6 stfeta oggetto 
di quella, che oggi si suole 
cMamare la mercificazione 
eonmimiwtica. E ' difficile or-
mai tcaer dletro al numero 
di opuscoletti , libriccini che 
riproduoono questo e quel suo 
acritto — essenzialmente sul-
la guerrielia, — mentre proli-
ferano i films e si e giurnl 
peraino a fare un album a lu-
mett l , oon tutti gli ingredien-
ti tipiei e deteriori del caso. 
L'oparaoaone culturale, se co
al si pu6 chiamare, ma sen-
z'aWro ideologic*, e persino 
traaparente: trasformare Gue
vara in un romantico awen-
turiero, alia fin fine innocuo 
nella sua evesione morale. E' 
una operazione tipica di tutta 
una letteratura sulla guerri
glie, nella sua versione piu ro-
manzata. Non e infatti diffici
le constatare la larga diffu-
alone che ha nei mercato edi-
toriale qualsiasi iniziativa di 
una banda guerrigliera nell'ac-
oet ione piu correntte del ter-
mine , come fatto armato e 
basta (talvolta si sono persi
no inventate guerriglie inesi-
atenti) , cui fa da contrappun-
to il riserbo sulla guerriglie 
net Sud-Vietnam, o nel Laos. 
o In Thattandia o nelle colo
nic portoghesi, o in molti stes-
• i paesi dell'Amerioa Latina. 

Laddove cioe e in atto una lot-
l a armata che si presta po-
c o al ricamo intellettuale, o 
alia facile evasione individua
te, ma si collega intimamente 
ad una analisi delle struttu-
re eociali, alia realta delle 
olaasi, e si fonda sull'intrec-
oio tra azione politica e lotta 
armata. 

Queste osservHxioni non al 
riferiscono o w i a m e n t e a co
lore che comunque, con gran
de coraggio, hanno intrapre-
ao la via della guemgl ia in 
America Latina. Riguardano 
piutcosto la mistificazione di 
mercato che se ne fa in Euro-
pa, l'estrapolazione che se ne 
oompie, isolandola, come ac
cede nella maggioranza del te
st! apparsi. di ogni indasine 
critica. di ogni ricerca reale 
• l ivoluzionaria. Ed e parten-
do da ease che si deve dare 
atto all'editore Einaudi e a 
Laura Gonzales di avercl of-
ferto la migliore antologia di 
acritti del Guevara ginora ap-
paraa, rifuggendo da ogni ten-
taxione di facile consumo 
(Scritti, discorsi e diari di 
muerriglia, 19591967. Tor ino , 
I960, pp. 1725, L. 4500). La 
raccolta cl restituisce Che 
Guevara nella sua interezza di 
uomo, di combattente e di di-
rtgente rivoluzionario tra i 
piu vivi che abbia espresso 
11 movimento antimperialista 
latino-americano. E su di essa 
ai dovra ancora lavorare, non 
aolo per una riflessione com 
plessiva sulla conclusione bo-
liviana della sua intensa esi-
atenza — una riflessione criti
ca, che favorisca la crescita 

delle forze antimperialiste in 
Sud America — ma anche 
per cogliere, atudiare, analiz-
aare, piu di quanto si sia fac
to stoora, 1 cootributi teori
ci e pratici che il « C h e » ha 
dato ai problemi della rivolu-
stone in quel continent*, e 
al dibattito piu generate sul 
aocialiamo e la rivoluiione co
lonial*. 

Ola alcuni meal orsono, nel-
ranniveraario della morte del 
« G n e » ai acriveva, su que-
ata ataaae cokmne, che la sua 
figure non poteva essere ri-
doata al momento boliviano, 
• j f h i n f a n d o che quella asa-

sperazione volontaristfica che 
presiedeva l'unpresa era par
te integrante di una crisi piu 
generate da un lato, ma di 
una tormentata ricerca dall'al-
tro delle vie rivoluzionarie in 
America latina. Ebbene, leg-
gendo ora gli scritti rac-
colti in questo volume, non 

si puo che riconfermare 
la straordinaria complessita 
umana e intellettuale di Gue
vara. 

I suoi scritM teorici sulla 
guerriglia sono sin troppo no-
ti perche qui se ne riparli. 
Ne escono confermati un giu-
dizio e una analisi che trovano 
pochi punti — a parte alcuni 
aspetti fomiaM — di riscon- ' 
tro delle successive teortewi-
zioni guerngliere (Debray), e 
per molti vers! nella stessa 
esperienza boliviana. Ne oc-
corre ricordare qui l'alto H-
vello dei suoi ricordi della 
Sierra, la loro asciutta appas
sionato umanita, che si ri-
Irovera poi — ma con una 
vena gia di malinconia — nel 
diario boliviano. 

Gli scritti che invece il let-
tore trovera nuovi — m parte 
non conosciuti, m parte sino-
ra sparsi in diverse riviste — 
sono quelli che riguardano la 
sua esperienza di dirigente 
della economia cubana, i pro
blemi della rivoluzione nei 
paesi sotlosviluppati, e i pro
blemi della costruzione socia-
lista, alcuni dei quali hanno 
un valore che va oltre i con-
fini di una esperienza socia-
lista nel «terzo mondo » (si 
vedano le pagine acutissime 
«contro il burocratismo»). 
Qui troviamo qualcosa che 
meriterebbe di essere studia-
to con molta seneta, come un 
contribute oriRinale di inter-
pret&zione marxisla di una 
realta complessa e dtversa. 

Molte cose, certo, vi posso-
no essere discusse — e attra-
verso questi .scritti appare una 
figura che confronts coni'inua-
mente la sua esperienza nel 
vivo della critica e della au
tocritica, senza schemi dog-
matici e presunzioni « ideolo-
giche » — ma si sente la pre-
senza di un pensiero robi.sto 
run oui misurarsi. In narti-
colare ci pare che il suo con-
tributo pid nlfvante sia quel 
In merente all'anali.-ii del mec

canismo neoct>loniale e inipe 
nalista, e la dinamica che es-
so apre sul terreno politico 
e sociale nei paesi neocolo-
nizzati. E <|Uindi l rapporti 
nuovi che vengono a stabilir-
si tra rivoluziona nazionale e 
nvoluzione sociale. Cosl come 
da valutare attcntamenic t. 
tutta I'analisi che egli compie 
della societa «sottosviluppa-
ta », del pericoli oggettivi che 
essa crea per la nascita * spon
tanea » di gruppi privilegiati, 
e quindi la sottolineatura che 
egH fa dei valori umani, del
la coscienza sogjjottiva, dei 
« fattori morali», in una pa-
rola, della fataln^ giacohtna 
di im processo di rivoluzio
nario, che si puo rbcattare 
solo attraverso una partecipa-
zione attiva e rosclente d^lle 
ma!>!»e aU'organizzazume poli
tica e alle scelte sociah. 

Sono question! di ampla 
ix>rtata d i e qui ct limitlamo 
solo a richianiare. Ed e no-
to che una forzatura di quc-
ste posiiioni port6 ad un di-
batfito pubbkeo a Cuba sulla 
strategia economica della co
struzione socialist* (vi parte-
rinamno cr»n fiiifwara, Pi»tt#». 
lheim, Mandel Dumont). e in 
quel dibattito Castro stesso 
mise in luce, sia pure anoni-
mamente, una certa «a&trat-
teeza filosoieggiante» e una 
« intransigenza moralistica ». 
Fu a seguito di quel dibatti
to — in cui p w »l lro le tesl 
di Guevara vennero in parte 
asflunte, e in parte respinte — 
che il « Che . lasci6 Cuba. Una 
immense aneddotica e fiorita 
intorno a questa decisione. 
Con grande aerieta la curatrl- 1 

ce la spazza via, ristabilendo 
il rigore ma anche Tapertura 
di una polemica che non ha 
mai intaccato i rapporti tra 
compagni esistenti all'interno 
del gruppo che condivise in-
sieme sacrifici e vittorie dal-
la Sierra alia costruzione del 
sooialismo a Cuba. 

Molti material! di quella di-
scussione sono tutt'ora inedi-
f. Condividiamo il parere che 
essi nulla aggiungono di so-
stanziale al termini della di-
scussione di dominio pub 

blico. Ma non e azzardato, 
forse, pensare che vi si po-
trebbe individuare (cosl come 
nel carteggio che tenne con i 
compagni cubani, successjva-
mente), qualche element o che 
motivi non tanto il distacco 
da Cuba da parte del Gueva
ra — i motivi generali sono 
notl e risiedono nel suo im-
pegno su scala continentale 
— quanto le ragioni di una ri
flessione umana e teoriea che 
lo spinsero a tenure la guer

riglia m Bolivia, nelle condi-
zioni che egli lucidamente de» 
scrive nel suo diario. E sa-
rebbe utile capire, non per 
una sorta di curiosita perso-
nale che pub esserci, ma per 
avere un momento importan-
te di una ricostruzione rno-
grafica che si fonde intima
mente col travaglio e con la 
ricerca della sinistra antimpe-
rialista latino-americana. Pro-
prio perche Guevara non e 
stato un disperato cavallere 
della avventura, ma una per-
sonalnft poktica, una figura 
rivoluzionuna di grande ri-
lievo. 

A questo dibattito * piu se-
rio e puntuale di quello sino-
ra svoltosi in Europe sul Che 
e sulla rivoluzione oubana», 
come domanda Laura Gonza
les nell'introdurre sobriamen-
te l'antologia, questa gia sin 
d'ora dk per6 un rilevante 
contribute 

Romano Ledda 

Citta «ricca» 
e uomo «povero» 
Immagini liriche allarmanti di frantumazione borghese della 
vita n«|le opere esposte a Roma dai pittori Giovanni Checchi, 
Fernando De Filippi, Giuseppe Gallizioli e Nino Terziari 

In una direzione della ri
cerca la giovane generazione 
si rivela particolarmente crea-
tnoe: nel contrappiuito dialet-
tico at miri « ai sentimenti 
del modo di vita borghese. 

U contrappunto e fatto con 
mezzi pittonci di eredita in-
formale, surrealists, realista, 
pop ma senza gestuahta. La 
passione poetica e sempre 
fredda; le immagini sono di 
sincantate. « povere » e allar-
manU. La posizione e comu-
ne sia al pittore il quale, nel 
suo lirismo vitalistico. mira a 
reintegrare l'umano che vede 
distrutto o impovento; sia al 
pittore il quale, nel suo dare 
evidenza al fare s tonco del-
l'uomo, restituisce un'immagi-
ne frantumata della citta co
m e luogo storico dell'esperien-
za che vale come rovesciamen-
to dell'immagine ordinata e 
opulenta cara alia propagan
da del sistema. 

Delle moire mostre a Roma 
che, in questi giorni vanno 
confermando la creativita d'u-
na tale posizione, segnahatno 
quelle piu tipiche. Giovanni 
Checchi (« II capitello», via 
del Corso 259) espone una 
serie di quadri nei quali e 
variato il tema del deserto, 
II pittore e stato nei deserto, 
nel Tadrart Acacus libico, a 
fare copie di pitture rupestri. 
Ma qui non troverete alcuna 
veduta, alcunche di esoftco o 
di impressionistico. II Chec
chi aveva gik dipinto dei ve-
getaii, in chiave di giungla 
esistenziale «alia Suther
land», e questi deserti sono 
lo svfluppo dei pensieri suoi 
sulla vita figurati in quei ve
getal!. 

Dal quadri si pub dire che 
la natura del deserto gli ha 
stimolato pensien piu all'osso 
sulla vita della citta da cui 
\eniva. La tecnica stessa ha 
subito un piccolo cerremoto: 
materia, colore, segno, tutto il 
dare forma e ora ben organiz-
zato per la costruzione di im
magini di un drammatico vuo-
to oon pochissjme cose che 
contano. La poverta oggettuale 
di queste knmagini vale come 
metafora: il pittore dipinge la 
natura pensando alia oitta. 

I color! acrilici ora usaui 
servono bene a esprimere la 
durezaa e la spettralita surrea
list* « alia Tanguy » dell'im
magine del deserto. In que
sta stessa galleria precedente-
mente ha esposto Nino Terzia-

Riviste 

II moderato De Gasperi 
Un interessante lavoro sul-

1'atilvita politica di De Gaspe
ri nel Partito Popolare e pub-
blicato sull'ultimo numero di 
«Movimento di Liberaziona 
in Italia» (gcnnaio mar-
zo ISHiiM L'autrice. Elena Aga 
Rossi Ritzia, ricojitruisce at-
tentamente lr diverse fasi di 
svolgimento del pensiero di 
De Gasperi, col proposito di 
nntr.tiTiarne U- costanti. In 
particolare ella si ferma sul-
l'atteggiainento fuvorevole, nel 
p n m o dopoguerra, ad un'al-
leanza tra il partito popola
re ed alcune tor/e socialde-
mooratiche e sulio pos.zioni 
assiuite da De Gasperi verso 
ll fascisnio. che atularono da 
un p n m o momento in cui ogli 
si mostro «convmto che so
lo il governo Mussolini .ivreb-
bo potuto ristabihre la jace 
interna» ad un'opposir. .me 
che si fece piii dccisa al t<»m-
po del dolitto Mattemti (ma 
piu tardi, pur criuicando il 
corporativismo, De Gasperi 
accetto il fascLsnio spagrolo e 
austnaco). 

Attraverso questa ncostru-

zione sembra per6 lifficile so-
stenere che una costante del-
l'azione politica di De Gaspe
ri sia stata data dal 'ontativo 
di « allargamento dell'ar^a de-
mocraiica». Si dovrebbe dire 
piuttosto che essa e data dal 
tentativo di allargare I'area 
moderata, perche nella prima 
prospettiva troppi atteggia-
nienti di De Gasperi restereb-
bero privi di connessione, 
rr.entre nella seconda potreb-
be essere piu facilmente com-
preso il rapporto tra la sua 
aperilira alia socialdemocra-
zia di Turati, la sospensione 
di giudizio sul fascismo nei 
primi anni di governo, quan-
do ancora molti spcravano che 
in essa la componente mode
rata pot esse avere il soprav-
vento, e, infine. l'opposizione 
a Mussolini, che si sviluppb 
doj>o il dolitto Matteotti e che 
sembra dovuta soprattutto al 
timore di una violent* reazio-
ne popolare: De Gasper' la 
giudicava vicina e voleva che 
essji «non fosse quella con-
vulsiva e rivoluzionawa degll 
estrcmi», ma fosse « frenata, 

regolata dagll elementl mode-
rati e costituzionall» 

Quanto alle posizioni assun-
te verso 11 franchismo e ver
so il colpo di stato di Doll-
tuss m Austria, l'Autrtce si 
chiede se De Gasperi « n o n 
guardasse alia realta del fa-
seismo con I'animo del poli
tico italiano, e a quegli altri 
fatti con I'animo del cattoli-
co internazionale, preoccupato 
soprattutto della carica "atei-
stica " che quei govemi auto-
ritari promettevano di ferma-
rc o che davano l'impressio-
ne di poter sconfiggere ». Ma 
anche a questo riguardo, in 
realta, il pensiero di De Ga
speri fu piii unitano e coeren-
te di quanto si potrebbe giu-
dicare sottolineando la diver-
si ta di questi suoi atteggia-
menti, e le sue radici furo-
no sempre moderate, con la 
scelta deH'autoritarismo quan-
do l'alfra alternativa era co
st ituita da im socialtsmo che 
non s'identificasse con la de
stra socialdemocratica. 

a. I. 

Notizie 

• Ecco l« claiilflc* del 
flitchl dl muilca leggtra ch« 
tono rltultall piii vendutl n«l 
corso della patsata itttima-
na. La graduatoria * ttata 
calcolata dall'Anta utiliitan-
do la tagnalailoni dalla ru
brics radldfonlca < Hit Pa
rade » t del periodic! Gio 
vatu, Musica e dischi a Sor-
risi e canzom. Tra paren-
tail 4 Indicate la petit lone 
che lo ttotto disco occupava 
la Mltlmana precedents 

1) Kloise - Barry Ryan • 
MOM (1) 

2) Tutta mi a la citta - Equl-
pe 14 - Ricordi (1) 

J) Irresistibilnicnte • Sylvle 
Vartan • RCA (3) 

4) La storia di Seratlno • A. 
Celenlano • Clan (4) 

5) Viso d'ancrlo • I Cama> 
leontl - COD (ft) 

ft) Niiiiiusora. buonasera • 
Sylvle Vartan • RCA (9) 

7) Ma die I'roddo fa • Na-
da • RCA (S) 

8) Dbl.i di 01) l.t da - The 
Beatles - Parlophone (7) 

9) L'.catschok • Dory Ghei-
xl • Durium (n.p.) 

10) 11 paradise • Patty Pra-
vo - RCA (I) 

# Ecco I'elenco delle opere 
piii vendute nel corto della 
settlmana. I numerl tra pa-
rentesl Indlcano II posto cha 
le itette opere occupavano 
nella clasiiflca dell'ultimo 
notiiiario. 

NARRATIVA 
1) Romano: l<c parole tra 

not leggcrc. Einaudi (1) 
2) Arpino: II buio e il miele, 

Rlnoll (2) 
S) Vldal: M\r.» Bckmdnd^e. 

Bomplani (3) 
4) Leduc Teresa e Isabella. 

Feltrlntlll 
5) Chiara: L'uovo al clanu-

ro. Mondadorl (4) 
SACGISTICA E POESIA 
1) Julian: L'lmpero america-

Qo, II SagaUtor* (1) 

2) Hinton-Fanthen: Un vil-
lansio cinose nolla nvolu-
£ionc. Einaudi (2) 

3) Prezxolinl: Dio c un n-
sclno, Lpnganetl (3) 

4) Aichner-Evangelistl: Sto
ria degli aemsiluranti ita-
liani, Lonaaneti (S) 

5) C«rtier: La secoiwia guorra 
inondialc, Mondadorl (3) 

La clatsifica ft itata com-
pilata tu dati raccolti pretso 
le librerie Internazionale DI 
Stefano (Genova); Intema-
ilonale Helta* (Torino); In
ternationale Cavour (Mila-
nn); Cvtullo (Vsrsna); G«! 
doni (Veneila); Internatio
nale Seeber (Flrente); Uni-
vertltat (Trieste); Cappelll 
(Bologna); Modernlttlma a 
Granteia (Roma); Minerva 
(Napoll); Lateria (Bar)); 
Cocco (Cagllari); Salvatore 
Fausto Flaccovio (Palermo). 

ri la cui ossessione lirica si 
fissa non sullo spazio ma sul 
corpo femmmile: la sensazio-
ne di trovarsi in mezzo ai de
serto umano non e pero me-
no forte di quella che si pro-
va davanti ai quadri del Chec
chi. II nudo femrrunile mai e 
dato mtero: e un frammento 
di macelleria, una cosa, un 
oggetto di consumo senza piu 
eros (e'e, a volte, un'andira 
della c a m e come in Vespi-
gnani e in Cremonini). Mi 
sembra superfluo qui insists-
re sul posto che da alia don
na il modo di vita borghese 
e, tantomeno, sul consumo vi-
sivo a livello di massa del 
nudo. 

T e r a a n e un l inco molto 
innamorato della vita ma de
ve servirsi d'una sua crudel-
ta pittonca, come di un'ar-
ma poetica, per nspondere 
violenza a violenza. L'lmma-
gine erotica pubblicitana di 
massa e restituita come im-
magme di un « sadismo » e di 
una violenza di massa dove 
proprjo l'elemento inconscio 
gioca fortemenEe in senso al-
larmistico. Anche se alcune 
immagiiu sono un po' troppo 
sangumanti o spettacolari, co
me quelle degli uccelli dai bee-
chi-coltelli, sono molti i qua
dri dove e figurata, con raro 
allarme l inco , la distruzione 
umana operante nel mito bor
ghese del sesso. Sono anche i 
quadri dove Terziari sembra 
servirsi dello sguardo ldeolo-
gico di un Dix per ridisegna-
re i grandi segnali erotici del
la citta deH'americano Wessel-
niann. Per Fernando De Filip
pi («Studio d'Arte Condotti 
B5») la distruzione e legara 
alia citta capitalists, al mito 
consumistico opulento. 

L'immagine e quella della 
citta frantumata, del caos abi-
tudinario che I'uomo non pub 
dominare ma il potere si. E' 

un'immagme coloratissima, gre-
mita di segnali, fatti. figure: 
se un centro e'e e un tiro al 
bersaglio, un riperuto zoom 
d'uno che mira alia cieca. Una 
immagine che rovescia cose e 
parole come fosse la cornuco
pia dei classici passata in ma-
ni imperiaUste. II De Filippi 
usa anche un'altra immagine, 
forse meno efficace, che ripe-
te serialmente « alia Warhol » 
una figura di scatola con uo-
mini dentro. La tecnica figu-
rativa del De Filippi predilige 
ie sagome aeile cose e i colo-
ri ridenti non della propagan
da capitalists c consumista. Se 
gli oggetti « gridano » crean-
do un gran frastornamento. 
lo sguardo l inco del pittore 
tende a freddare quests real
ta mitica: e, paradossalmente, 
come se togliesse il sonoro e 
anche qui si nproduce la sen-
saaione di deserto. 

Dipingendo un racconto im-

possibile il De Filippi tenta il 
salto pit tonco da un'immagi-
ne lirica a un'inunagine nar-
rartva. Per ora mi sembra che 
il salto sia molto ideolopico, 
non realizzato con una diver-
sa st rument azione pittonca 
che si a w e r t e necessaria an
che se non tocca a me pre-
vedere quale potrebbe essere. 
Pot nei indicare come un sal
to dal lirico al narrativo (da 
un'immagine della citta fran
tumata a un'tmmagine orga-
nizzata). fatto con rutti i mez 
?A necessan. quollo di un pit-

tore come lo Spadan che con 
il De Filippi aveva qualche 
affinita ptttorica. 

Un giovane, invece, che sen
te l'immagine lirica come l'im
magine della vita contempora-
nea che consente le piu com-
plesse c hbere amplification! 
e Giusepiie GallizioM (((Gal
leria Internazionale Due Mon-
di », via Launna 23). 

La mostra comprende qua
dri dipmti dal 1963 a oggi: si 
va dal tn tneo informale, di 
lin nRMin»]l*.mn " rs\ntnrfin.o « 
fitto di suggestioni liriche (da 
Van Gogh a Dubutfet), / ncci. 
ai recent i motivi spaziali con 
la ciotola colpita da oggetti 
e a Appuniamento su \inrte, 
passando per un quadro che 
fa da cerniera pittorica in an
ni di lavoro, IM vita, lattesa. il 
sogno del 1966-67. Sia come 
pittore informale sta come 
immaginoso pittore di ogget
ti, in un gusto fra pop e sur
realist ico, il Gallizioli vede lo 
spazio popolato da forme di 
•aseri « cose che nella nostra 

vita borghese abitudinana 
non mcontreremo mai. Gli 
esseri e le cose, in queste fa-
vole liriche, sono in gran li-
berta e e'e una straordinaria 
armonia fra cio che e orga-
nico e cio che e tecnologico. 
Anzi, almeno in queste pitVu-
re, il mondo orgaiuco ha fa-
gocitato quello tecnologico. 

Credo che abbia avuto una su-
perba mtuizione poetica per 
1 awenire Max Ernst quando 
dipinse i suoi giardim man-
giaton di aeroplani. E questa 
mi sembra essere anche la li-
nea del Galhzioli il quale nve-
la una supenore grazia pittori
ca quando figura microcosmi 
di oggetti come una cellula 
vivente o figura il viaggio di 
un missile nello spazio non co
me segno di guerra nucleare 
ma sempre come un passo 
avanti nella conoscenza del-
l'umano conoscendo il cosmo 
(qualcosa, nel genere lirico fu 
dipmto da Osvaldo Licini). 

Dario Micacchi 
w^**> mm "*J, 

Dibattito alia Casa 
della Cultura di Roma 

L'attualita 
e il senso 
dell'opera 
di Lenin 

En tro l'anno. con la pubbli-
cazione dcgli ultimi sei volumi. 
sara nortata a termine I'edizio-
nc ltaliana delle opere comple
te di Leiun. Per celebrare l'av-
venimento, gli Editon Riuniti e 
la Casa della Cultura di Roma 
hanno promosso un dibattito 
sull'attualita del pensiero di 
Lenin, introdotto da Lelio Basso 
e Valentino Gerratana. 

Basso ha indicate la necessita 
di una lettura comnleta di Lenin 
per sfuggire alle interpretazio-
ni. affermatesi per lunghi anni. 
che hanno trasformato il pen
siero di Lenin in leninismo: 
« Non credo alia denominazione 
marxismo-leninismo. al lenini
smo come opera di applicazio-
ne del marxismo all'eta dell'im-
perialismo, Lenin non e tutto 
Marx >. 

Grande merito di Lenin (e 
con lui di Rosa Luxemburg) c 
stato quello di aver ridato 
alia teoria marxista il vigore 
rivoluzionario che nella «vul-
gata» della II Internazionale, 
pervasa di economicismo. era 
andato perduto. 

Criticando la concezione. pre-
valentc sul fmire del secolo. 
che attendeva la crisi risolutiva 
e 1'avvento del socialismo dal 
crollo economico del capitali-
wio. Lenin ha ridato valore 
aH'impnrtan2a dolla crt^i politi
ca. Applicando il marxismo al
le nuove condizioni venutesi a 
crea re con lo sviluppo imne-
rialistico. elaborando una stra-
tcgia per In trasformazione 
della guerra impenalistica in 
guerra rivoluzionaria. per lo 
•Ailunpo della rivoluzione demo-
cratica in rivoluzione sociali-
sta m un pnese come la Rus
sia ( in cui sarebbero mancate 
le condizioni « oggettive ») l'ope-
ra di Lenin e riu^cita a ridare 
impulso rivoluzionario. e rigo
re teorlco. al marxismo. 

Ma, secondo Rasso, cio che 
oiiui rlmane di Lcmn c soprat
tutto una indicazione di metodo, 
piu che un apparato teorico. 

Gerratana. partendn dalla 
cnnsidera?ir)nc della riifficolti 
di « antologi7/are » Lenin c cri
ticando la versione riduttiva e 
travi^ante di Stalin, ha irtttoli-
noato la complc;tiita e la coe-
renza del pensiero leninnta, 
mettendo in guardia anche dal
la riduziono della lezione di Le
nin a solo metodo: riduzione 
a'trcttanto nericolosa P tra-
visante di quella dogmntica. 

Si prenria. ad piempio, la que-
«tione del centralismo demo-
cratico c si \edra che Stalin 
ha oprrato nei confronti di Le
nin una mistificazione, cristal-
lizzando e trasformando in dog 
ma nuella che nor Lenin fu non 
una concezione teoriea. ma la 
rispoit.i a problemi uruenti ed 
immrdiat' che «i oonevano al 
la rnoluzione hnl*re\ica nc: rlif 
ficili anni della Vpp Li ennce 
zone del partito lcninista e 
nualco«a di piu complesw dolla 
pratici centralizzntrire di Sta 
lin Per Lenin art c*emnin. la 
no^sihilita di un dihattito aner-
In nel partito. in sede con?re« 
•MI.'III- in-r iiii.irne imoorfanti 
prohlemi su cni ci fn<;?e d n r r 
den?a. fu sempre necessaria 

Rimane dunnue dl Lenin una 
Irzinne sostan^iale. rho (lerra-
tina rfassume in fro punti fon 
damentali- il ricore contro le 
f.icili e superficiali \olcarizza-
/iom di Marx, in una continua 
interazionp di metodo di ana
lisi p di risultati dpll'analisi: la 
integrazinne (porica continua 
del mnrrismo risnetto ai fenn-
meni nuovi che via via si prp-
sentano; infine. la disiiosizione 
all'autoeritica permanente. 

Controcanale 
UN" FILM ECCEZIONALE — 

Onzzonti della scienza e deUa 
tecnica ha presentalo, nel suo 
\At<mo numtTu. un film dav-
lero eicezionale: I'mchiesta 
compiuta da Giancarlo Ravasw 
o Villa Serena, una cvmunita 
teraiteuhca ove vengono applt-
cati nuovi metodi per comum-
care con le per sane affelte da 
distwhi psichtct. L'wchiesta di 
Raras'o e stata tnnanzt tutto 
diretta a mformare con preci-
sione t telespettaton sullo svol-
aimento della vita nella comu-
nitd. JUI problemi che p.«a po
ne ai suoi membri. suite fun-
rioni e ,%ulle reaziom di alcuni 
tra i membri della eornumta 
stessa — ospiti. medtci e infer-
mieri. Con un laiylio decmamen-
te cronistico. ma senza rmun-
care all'indaonie, Ravasio e 
pit operatvri e t fomci (tutti 
molto impegnati nel loro lavo
ro. ci e par*o. e molto sensi-
bii'i aU'ambiente in cut si tro-
vavano) hanno cercato di co
gliere alcuni momenti essen-
ziali della vita della comunita, 
utilizzando con intellipenza an
che il montaggio per rendere 
piu chiaro il discorso. 

-Ve e venuto fuori un docu-
mentario di grande interesse. 
denso di mterrooativi. molto sti-
molante. che avrebbe meritato 
ben altra collocazione di quel
la che ha avuto. In venta, col-
locare questo film sul secon
do canale in seconda serata 
(I'inizio e avvenuto alle 22.50) 
e stata una icelta che ha con-
ferjnato ancora una volta co
me i programmatori telerisiri 
sottrapaano alia maaatoranza 
del pubhlico i programmi piu 
stimolanti e meno conformistt. 
Un film come quello di Rava-
sio aveva tutti i numeri per 
tenere inchiodati al video mi-
lioni di telespettatori: non solo 
perche molti dei problemi che 

in questo film emeroevano, sia 
pure di scorcio. riguardano tut 
ft. ma anche perche la imme 
d'atezza e la venta del docu 
mentario erano tali da colpire 
lattenz.one di chtunque. Rara 
mente abbiamo a**i±tito in te 
levisione a discusstoni che fo* 
sero autentiche discusswni. a 
bram dt vita colti nel loro stes 
.*n d'ven're' e in questo film. 
tniece. questo e'era-

Tra Valiro. la f^pcnenia di 
Raiavo ci sembra mdicctiva 
per tutto d aiornolismo teler>M-
vo. Ravasio e i suoi collahora-
tvri hanno potuto condurre la 
loro mchiesta in modo tanto ef-
iicace. hanno potuto oftenerp 
una cronaca cost fedele e m-
steme ragionata. perche hanno 
vissuto per una intiera settima 
na neH'arnbientt' che inlendeva 
no desenvere e analiziare: sn-
lo per questo hannn potuto N*P 
QUire con la macchina da pre. 
sa tutti i momen*i che ritenera 
no importanti. e hanno mtutn 
poi sceghere tra il material* 
girato. per offrtre al pnbhhco 
una sintc'i di quanto arevano 
visto. cercato e vi<suto Xon »i 
tratta di una < scopcrta i : It 
inchieste televtsive. in alcuni 
paesi stranteri. vengono eon'lot-
te assai spp.s.so propria con 
questo metodo: che e il <tolo cev 
pace di mettere in grado a\m-
naltsti e operatori di documenta 
re seriamente i fatti. Alia TV 
italiana. invece. queste. metodo 
non viene seguito quasi mai: si 
lavora molto n freita. si docu 
menta solo cio che si e deci-
so a priori di documentare. ci 
si rifugia nelle intcrviste e nel
le brevi scene r:,co<-tru<te anzi-
che puntare sulla cmnaca di
retta 

Anche per questo suo valor* 
di indicazione. il film di Rava
sio avrebbe meritato di essert 
vtsto dal pubblico piu largo. 

g. c. 

Programmi 

Televisione 1* 
I2.ee SAPERE 

corso dl francMe 
12,30 IN CASA 

Tre servlii: La donna gelo$a; Abe della bellezza; La 
finnastica del plfrl. 

13.00 CICLISMO 
Adriaao De Z*n e Nando Martetllnl cesnono la partrnsa 
del 52* Giro dltalta da Garda 

13,30 TELEGIORNALB 

14.00 SPGCIALE TVM 

15.30 CICLISMO 
TelecroDica dell'arrlro delta prima tappa dr| S2° Giro 
d'ltalta e Processo alia tappa condotto da Sergio Zavoll. 

17,00 LANTERNA MAGIC A 

17,45 LA TV DEI RAGAZZI 
a) Gil amici di Poly; b) L'amico llhro 

18.4S CONCERTO 
I) duo Gorlnl-Lortnil ecexue tl concerto per due ptann-
fortl soil d| Igor Stra-.vlnskl 

19,15 SAPERE 
Bllanclo dl una famtglia, a cur* dl Vlncenzo Apierlla 
(4* puntata) 

19,15 TELEGIORNALE SPORT, Cronache italiane, Oltgi al Par-
lamento 

20,30 TELEGIORNALE 

21,00 TV 7 

22.00 TRIBUNA POLITICA 

23.00 TELEGIORNALE 

Televisione 2' 
10,30 SAPERE 

Corso di lnglese 
21.00 TELEGIORNALE 

21.15 I GIORNI DELLA STORIA 
E' uno «ceneggiato prodntto dalla lelfvlslone tedesra occl-
drntale sulla « mtno nera ». una nrganlzzaztonr d| ufnclali 
nazionalistl che operflva In Serbia aJ («>mpi dell'attpntatn 
d| Serajevo. 

Z2.25 CRONACHE DEL CINEMA E DEL TEXTRO 
L'arfcomento centrale del numero e costltutto da un servl-
zlo sul Festival ctnematograflco dl Cannes. 

Radio 
NAZIONALE 

GIORNALE RADIO: ore 7, a, 
10, 12, 13, 15. 17. 20. 23 

6,30 Corso dl lingua lnglese 
7,10 Musica stop 
8.3? Le canzoni del mattlno 
9.00 I nostrl Agli 
9.06 Colnnna muslcale 

10,05 La Radio per le scuole 
10.35 Le ore delta musica 
11,08 L'n disco per restate 
11.30 Una voce per vol 
12.05 Contrappunto 
13,20 Appuniamento con Oriel-

ta Bertl 
14.00 Tracmisslonl regional! 
14,45 Zibaldone Italiano 
15.30 rhlosco 
15.45 Week-end muslrale 
16.00 Prngr per I ragiu/l 
16.30 Primavera napoletana 
17,05 Per vol giovani 
19,13 Davlri Rose e la sua or 

chestra 
19,30 Luna-park 
?0.I5 II romanzn pnllzleseo 
20.45 La Nostra arnica Bianca 

Torvafonril 
21.15 l.umaneslmo del medico 
22.00 Tribuna slndacale 

SECONDO 
GIORNALE RADIO: ore 6.30, 

7.30, 8.30. 9.30. 10.30, 11.30. 
12.15. 13.30, 14.30. 15.30. 
16.30. 17.30. 18.30. 19.30. 

zz. a 
6.00 Svegllail e canta 
7,10 l'n disco per Testate 
7,43 Blllardtno a tempo di mu

sica 
8.40 L'n disco per Testate 
9.13 Romantica 
0.40 Interludlo 

10.00 II pittore di santl 
10,17 Caldo e freddo 
10,40 Chtamate Roma 3131 
12,20 Trasmlsslonl regtonall 

13.00 Hit Parade 
13.35 II senzatitnlo 
14.00 Juke-box 
14.45 Per gli amici del disco 
15,00 15 minutl di canzoni 
15.18 Violinist* W Schnriderhaa 
16.00 L'n disco per Testate 
16,35 Le chlavl della musica 
17.10 Pomeridiana 
17.35 Clas*e unica 
18.00 Aperittvo In musica 
19.00 Dischi da viaggio 
19.23 81 o iio 
20.11 lo e la musica 
20,45 Passftporto 
21,00 1-a voce del lavnratorl 
21.10 Lo spettacolo Off 
21.40 Orchestra diretia da Ray 

Conniff 
22.10 II melodramma In dlico-

teca 
23,00 Cronarhe del Mezzngiornn 

TERZO 
10,00 Concerto di apertura 
10.45 Musica e immagini 
11.15 Ciinccrio doll' organists 

Domenico D'AscoH 
11.45 Musirhe italiane d'nggi 
12.20 Lepoca del pianoforte 
12.55 Intermezzo 
13.55 r'uori repertorio 
14.30 Wladlmlr Vogel 
15.30 II Paradlto e la perl 
17.24 Corso di Uncus ineleve 
17.45 |. strawlnskl 
18,00 Notizie del Term 
18,13 Otiadrantr entnomlcn 
18,30 Musica legRera 
18.43 Piccolo planeta 
19.15 Concerto dl ogni sera 
20.30 Si-l.-n/a e tilosofla oggi In 

Italia 
21.00 l.e donne dl Cocteau 
22.00 II Gtornaie del Terzo 
22.40 Idee e fatti delta muslra 
22.50 Poesla pel mondo 

VI BEGNAUAMO: • Le donne dl Coeteau » (Radio, Ten*. 
ora 21) - E' an programme curato da Laura Bettl e Carlo C « -
chl. In questa prima puntata al parler* de|T< Antigone > dl 
Sofocla adattata da Jean Cocteau. La regia e dl Andrea Camillerl 

file:///eniva
file:///inrte
file:///edra
file:///olcarizza
http://I2.ee

