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Un saggio di Emilio Sereni su «Critica Marxista» su strategia 
e contenuto di classe della «rivoluzione eulturale» 

Ancora sul rapporto di Lin Piao 
Sotto il titolo Strategia e 

contenuto dt classe della « ri-
voluzione eulturale » nel rap
porto di Lin Piao, VulUmo 'a-
scicolo (n. 3) dj Critica Mar
xista pubblica un saggio di 
Emilio Sereni. 

c Qua! e il signif icato del 
IX Congresso nazionale del 
Partito comunista cinese, quA 
e la portata delle sue conclu
sion! — si domanda Sereni — 
nel quadro ed ai fini di una 
prospettiva unitaria del mo-
vimento comunista, operaio e 
rivoluzionario Internationa
le? ». Respinta pregiudizial-
mente ogni risposta a questi 
interrogativi. che si risolva 
(come sinora troppo spesso av-
viene) in uno scambio di qua-
lifiche ingiuriose o dj scomu 
niche. Sereni non si nasconde 
tuttavia, certe difficolta obiet-
tive che fanno o$tacolo all'ela-
borazione di risposte sia pur 
differenziate. secondo la varie-
ta dei punti di vista e dei con-
creti impegni di lotta. ma pur 
•empre ragionate e scientifi-
camente fondate. Tra questi 
ostacoli va senza dubbio nle-
vato. in primo luogo. quello 
risultante dalla mancata pub-
blicazione di dati precisi re-
lativi non solo al modo di con-
vocazione. alia nomina dei de-
legati al IX Congresso del Par
tito comunista cinese. ai suoi 
dibattiti. e cosi via. ma per-
sino di quelli r*Hativi all'in-
tervento, nei dibattiti del Con
gresso stesso. del Presidente 
Mao pur definito come « deci-
sivo ». 

La linea di Mao 
e quella di Stalin 

Sereni sottolinea. tuttavia. 
come ai fini di un giudi/io 
politico, ancor piu che ai fi
ni di un giudizio storico. 'a 
mancata pubblicazione di de-
terminati documenti non sem-
pre possa essere considerata 
alia stregua di una assoluta 
mancanza di documentazione: 
ma possa anzi fornire. soven-
te. una documentazione delle 
piu altamente significative. 
della quale non si pu6 e non 
si deve in alcun modo sotto-
valutare l'importanza. 

Cift vale in particolare in 
un caso qual b quello in es.v 
me: quando la mancata pub 
blicazione si riferisce. cioe. a 
un documento fondamentale 
per un primo bilancio e per 
l'ulteriore ispirazione di un 
grande movimento di masse 
(quale senza dubbio c la 
« grande rivoluzione eulturale 
proletaria » cinese). che in r\-
na e fuori di Cina e stato pre-
sentato, e non di rado addi-
rittura mitizzato, come modcl-
lo di una partecipazione eo-
scionte ed attiva, anzi della 
gestione autonoma. da parte 
di immense masse di « rib«?l-
li ». del processo di una < ri
voluzione continua ». 

Le fonti di stampa cinesi, 
pubblicate nel corso della « ri
voluzione eulturale », d'altron-
de. ed il rapporto stesso di 
Lin Piao al IX Congresso. ci 
offrono un abbondante mate-
riale, il cui studio ci consen-
te non solo di identificare cer
te linee di sviluppo fondamen-
tali di quel complesso e con-
traddittorio movimento di mas
se. bensi anche di intendere 
i motivi della larga suggestio
ne, che esso senza dubbio ha 
esercitato ed esercita su im-
portanti strati di lavoratori, 
ltudenti. intellettuali. operai 
delle nuove (ma non solo del
le nuove) generazionj. 

Le radici di questa capaci
ty di suggestione della « nvo-
luzione eulturale», Sereni ie 
identified nella c linea di mas 
sa >, prescelta dal Presidente 
Mao come sua forma di inter-
vento in un dibattito su que
stion! di vita o di morte ;ier 
le prospettive del socialismo 
in Cina: un dibattito nel qua
le, dooo Ie sene difficolta de
terminate dalla politica del 
c balzo in avanti » e delle co-
muni agricole. e poi dal pro
gressiva aggravamento dei 
rapporti militari, politici, tec-
nici ed economici con l'Unio-
ne Sovietica, Mao Tse-tung si 
era scontrato in una crescen-
te resistenza alJ'interno del 
Partito. Attraverso una atten-
ta e minuta analisi dei tempi, 
dei modi e della misura do lie 
epurazioni praticate a tutti i 
livelli, nel corso della prima 
fase della t rivoluzione eultu
rale ». negli orgam dirigenti 
del Partito stesso — analisi 
per i cui particular) dobbia 
mo rimandare il lettore a] te-
sto di Cnficn marxista — Se
reni documentd la diversita di 
questa « linea di massa », se-
guita da Mao Tse-tung ai fi
ni del superamento di una po-
sizione di stallo nel Partito 
comunista cinese. da quel 
la della « manovra per linee 
interne di partito », realizzata 
invece a suo tempo da Stalin 
con le battaglie politiche e con 
le grandi epurazioni degli an 
ni '30: nel corso delle quali 
«Stalin stesso conquisto e 
mantenne poi sino all ultimo 
la sua posizione di primo pia-
•0 nel Partito e nello Stato 
frazie ad un suo prestigio dj 

massa. non certo inieriore a 
quello di Mao Tse-tung. ma 
senza mai ricurrere alia mo-
bilittuione o alia manovra di 
forze di massa che non fosse-
ro quelle del partito stesso, o 
di strumenti di potere (come 
la polizia political che non 
fossero da essi direttamente 
dipendenti. Nel caso della Ci
na. invece. per superare resi 
stenze e per risolvere contra-
stt intemi. in primo luogo. al 
Partito. si e ricorso dehbera-
tamente. con la < rivoluzione 
eulturale ». ad una mob) lit a-
zione e ad una manovra di 

masse esterne. c-d eventualmen-
te contrapposte. addinttura al 
Partito ste.swv e chi ha preso 
Tiniziativa di questa mobili-
taziune e di questa manovra 
non e stato un qualche grup 
po di opposizione interna al 
Partito. bensi il Presidente 
Mao in persona, e la parte 
del gruppo dirigente a lui piu 
strettamente legata ». 

Sereni non manca. di sotto-
lineare la profonda diversita 
di condizioni storiche che han-
no reso accessibile, in Cina, 
una via C*KI" diversa da qut'l 
la seguita. a suo tempo, in 
L'nione Sovietica, nella dram-
matica situazione creata dallo 
accerchiamento capitalistic), e 
dall'isolamento di un paese 
(quale inizialmente era il pri
mo paese del socialismo) ove 
nuclei relativamente ristretti 
di classe operaia erano anco 
ra quasi sommersi da una im 
mensa marea enntadina. € Ma 
oggi — continua l'autore ~ 
larghi strati di lavoratori e 
particolarmente di giovani, 
che non hanno vissuto la dram-
matica realta di quegli anni 
terribili. sanno che da tempo 
oramai. l'Unione Sovietica in 
particolare. alia quale si so-
no venuti affiancando tutta 
una serie di altri paesi socia-
listi, ha vittoriosamente spez-
zato 1'accerchiamento capitali
st ico. ha portato a termine la 
costruzione economica e 1'in-
dustrializzazione socialista, 
con un conseguente ed ormai 
decisivo accrescimento del pe
so numerico. economico socia-
le e politico della classe ope 
raia. Quel che questi larghi 
strati di masse, e non solo nei 
paesi capitalistici, ma nei pae
si socialisti stessi, non sempre 
riescono ad intendere. e per-
che in queste nuove condizio
ni. certe rigidita e certe ri-
strettezze della manovra per 
« linee interne di partito ». cer
te concezioni pedagogiche e pa-
ternalistiche. o ancor peggio 
ammjnistrative e burocratiche 
del rapporto partitomasse. e 
dei rapporti interni stessi di 
partito risultino solo cosi len-
tamente. ancora, avviate ad 
un loro superamento, mentre 
se ne possono riscontrare so-
vente. addirittura, certi ritor-
ni offensivi, 

« Piu in generale. si puo con-
statare come riesca difficile 
a questi larghi strati di mas
sa intendere perch£ non pro-
ceda piu spedita. nelle nuove 
condizioni. quella possente 
espansione della democrazia 
socialista, intesa come coscjen-
te diretta ed autonoma parte
cipazione di massa a livello 
delle sovrastrutture politiche e 
cultural!, che oggi piu che mai 
h rinenuta una condizione dello 
adeguamento delle strutture 
produttive ed economiche stes
so alle urgenti esigenze dolla 
rivoluzione scientifico tecnolo-
gica in atto. Ne ci dobbia-
mo nascondere i pericoli di 

j processi di spoliticizzazjone 
I delle masse, e di burocratiz-

zazione della milizia di parti
to stessa, che propno in ra-
gione dei ritardi in questa ne-
cessana espansione democra-
tica si possono riscontrare in 
diversi paesi socialisti: senza 
di che non riusciremmo ad in 
tendere la suggestione che la 
€ rivoluzione eulturale » cine
se. e la « linea di massa » che 
Mao Tse-tung ha posto a suo 
fondamento, e riuscita e rie-
sce ad esercitare su strati im-
portanti di lavoratori ». 

Le inferprefazioni 
ideologizzanfi 

Tutto quanto sin qui sia-
mo venuti rilevando non vuo-
le e non puo significare in al
cun modo. bene inteso — con 
tinua Sereni — che a questa 
capacity di suggestione della 
« rivoluzione eulturale » cine
se risponda poi una capacita 
effettiva di fornire soluzioni 
ralide ai problemi che e'^n 
propone Per decider* in me 
rito, secondo che gia Marx ci 
avvertiva, non basta mai ii-
mitarci ad a«.coltare » prestar 
fiducia a quel che una perso
na, un partito o una classe 
dice di se stessa: occorre ben
si procedere ad una analisi 
obiettiva del concreto contenu
to di classe che le sue affer-
mazioni. le sue impostazioni e 
le sue azioni. nonch* le conse-
guenze che ne derivano assu-
mono in quel concreto conte-
sto nazionale e, s« del caso, 
internazionale. Che ci DUO di
re. intanto, in tat senso, pro-
prio una analiM obiettiva del
le affermazioni del presidente 

Mao e di Lui Piao sulla «li
nea di massa ». posta a ba
se della «rivoluzione eultu
rale*? 

Quel che costituisce l'aspet-
to piu nuovo e piu interessan 
te del saggio in esame. ci 
sembra. sta propno in questa 
npulsa ed in questa contesta-
zione di ogni interpretaziune 
ldeologizzante di un grande fe-
nomeno storico. quale senza 
dubbio e la « rivoluzione eul
turale > cinese: nel quale non 
si tratta, certo. di sminuire o 
di sottovalutare m alcun mo
do il peso decisivo, che in es
so possono avere, ed effetti-
vamente hanno, motivi. agen-
ti e processi ideali; ma nel 
quale e necessario. anzi. e pro-
prio a tal fine, di quei moti
vi. di quegli agenti. di quei 
processi stessi. analizzare 
s c i e n t i f i c a m e n t e lo 
obiettivo contenuto e sionifica-
to di classe. E" quanto l'auto
re si sforza di fare, in pri
mo luogo. per quanto riguar-
da la * linea di massa » di 
Mao Tse tung. largamente il-
lustrata. nel saggio. particolar
mente sulla sua prima e de-
cisjva fase. culminata nel con-
centramento. a Pechino. da 
ogni parte della Cina. nei po-
chi mesi tra l'agosto e il no-
\embre del 1966. di 15 milio-
ni di studenti e di guardie ros-
se. Dopo aver sottolineato co
me il movimento studentesco 
aves.se con grande slancio pro-
posto, nella sua fase iniziale. 
problemi di lotta contro l'au-
toritarismo, il paternalismo « 
il burocratismo scolastico e 
eulturale, particolarmente vali-
di ed attualj in una societa 
a forti incrosta7ioni tradizio-
nali quale quella cinese. Se
reni mostra come proprio quel 
concentramento dell'autunno 
1966 segnasse per6 il momento 
di una strumentalizzazione e 
di una progressiva degradazio-
ne del movimento stesso. og

gi praticamente scomparso dal
la ribalta politica del paese: 
strumentalizzazione e progres
siva degradazione alia quale 
in parte decjsiva hanno con-
tribuito la chiusura delle Uni-
versita e delle scuole nrtedie 
(ed il conseguente declassa-
mento degli studenti in quan
to tali), ed il libero percorso 
assicurato agli studenti s tev 
si su tutta la rete ferroviaria 
cinese, per far di essi la for-
za di urto della « linea di mas
sa > di Mao Tse-tung. 

Coniro chi 
il «bombardamento»? 

Linea di massa, intervento 
di massa: contro chi? c Bom-
bardate il quartier generale > 
era stata la parol a d'ordine 
che Mao Tse-tung aveva lan-
ciato agli studenti nel gioroa-
le murale da lui stesso redat-
to, firmato e fatto affiggere 
nel locale stesso ove si tene-
va la sessione del Comitato 
centrale dell'agosto 1966. Qua
le fosse il c Quartier genera
le » da bombardare, ce lo di
ce non solo la epurazione di 
112 su 172 membri del Comi
tato centrale del Partito co
munista cinese (coi suoi oltre 
20 milioni di iscritti), avvia-
ta in quella medesima ses
sione: prima che quello stes
so anno 1966 fosse trascorso, 
il 19 dicembre veniva soppres-
so il Ch'ingnien pan, il gior-
nale della Gioventu comu
nista (coi suoi 30 milioni di 
iscritti): il 27 dicembre la stes
sa misura colpiva il Lung gi 
pao, i\ giornale della Confe-
derazione dei sindacati cinesi, 
che veniva in quella stessa da
ta addirittura disciolta. 

Quindici milioni di studenti 
mobilitati e usati come massa 
di urto contro un partito di 
oltre 20 milioni di iscritti, con 
tro una organizzazione della 
Gioventu comunista di 30 mi
lioni. contro la Confederazio-
ne dei sindacati con oltre 15 
milioni di operai organizzati: 
attraverso una serrata analisi 
della struttura di classe del
la society cinese, delle forme 
di organizzazione in essa as-
sunfe dal proletariato, e parti
colarmente dai nuclei relati
vamente ristretti della classe 
operaia industriale, Sereni mo
stra come proprio contro que-
sto nucleo operaio, proprio 
contro le forme di organizza
zione attraverso le quali il pro
letariato cinese ha storicamen-
te esercitato la sua difficile 
funzione egemonica. guidando 
alia vittoria il popnlo cinese. 
proprio contro queste forze e 
stato rivolto il colpo principa-
le dell't intprvrnto di massa » 
e della < rivoluzione cultura 
le ». La npetizione ossessiva 
di espressioni quali ^ quella 
di « rivoluzione cultural? pro 
letaria t non basta a cancel-
la re la realta di questo conte
nuto di classe obiettivamente 
anftproletario della « rivoluzio 
ne eulturale > stessa, che pro
prio contro la classe operaia, 
contro le su* organtzzazioni di 
classe piu caratteristiche, con
tro i suoi quadri politici e 
contro i suoi legami interna-
zionali rivolge la sua punta 
principale. Ancor piu: la c li
nea di massa > stessa della 
c rivoluzione eulturale » appa-
re sotto una luce piu che sin-
golare quando si ponga a raf-

fronto la mobditaiione di 15 
miltoni di studenti e di guar
die rosse con la smobilitazio-
ne o addirittura con lo sciogji-
mento delle orgamzzazioiu di 
massa piu caratteristiche del 
la classe operaia. e che conta-
vano diecine di milioni di ade-
renti. 

Questi rapidi cenni non poe 
sono riassumere tutta 1'arflD-
mentazione del saggio. per 
quanto nguarda i temi gia ac-
cennati. come per quanto qa 
nferimento alia funzione del 
l'esercito. del nuovo apparato 
burocratico. cunnesso con la 
esasperazione del culto della 

personalita del Presidente Mao. 
e cosi via: tutti temi per i 
quali non possiamo che riman-
dare il lettore al testo di Criti 
co marxista. Ai molti interro
gativi che dopo la lettura di 
questo studio del compagno 
Sereni restano aperti innanzi 
a noi. ci auguriamo di trova 
re nuove risposte nella conti-
nuazjone del dibattito promos 
so da Critica marxista con 
questo saggio. 

I. m. 
Otto Oix: • I «*tte p#cc«ti capital! », 1f3| OHo D<x: < Ragazza blonda », 1932 

La morte del grande pittore realista tedesco Otto Dix 

Dipinse ia verita e senza iilusioni 
L'esperienza da soldato nella prima guerra mondiale — Georg Grosz e la pittura cubo-futurista della citta 

capitalista — I proletari della rivoluzione spartachista — La pittura della « Nuova Oggettivita » fino 

alia conquista nazista del potere — Una preziosa eredita di realismo 

OHo Olx nal suo studio 

K' morto sabato scorso a 
•Singen, presso Costan/.a. Otto 
Uix uno dt'i ran pittori crca 
tori del secolii che abbia dello 
la ventii nelle condizioni ter
ribili della lotta di classe in 
Germama; uno dei pochi arti-
sti che. con la pittura. abbia 
fatto luce non decorativa nel 
tempo nostro e che ci lasci in 
eredita eulturale una passio 
ne rivoluzionaria « fredda » e 
analitica nonche degli stru 
menti e un metodo per guar 
dare in questo tempo durissi 
mo poeticamente con spinto 
di necessity storica e senza 
illusion) e consolazioni 

Pochissinn giornali domern 
ca mattma, oltre MUnita. 
hanno dato notizia della morti> 
del grande Dix. K' vero che 
tutti l giornali dedicaiio inolte 
pagine al mostro squartalore 
del Tevcre e molti elogi al 
funzionano di poli/ia che c> 
ha restituito lunga tranquilli 
ta smascherandolo fulminea 
mente. Kppure Otto Dix qual 
che riga se la meritava non 
fosse altro perche, con quel 
le sue immagini esatle e sen 
za piet«i, di mostri massacra 
tori ne individuo e smaschero 
pittura. vuoi che agissero co 
me folli solitari nel tran tran 
mnltissimi. in cinquant'anni di 
della violenza quotidiana del 
modo d) vita borghese vuoi 

che agissero in massa e se
condo il piano dei massacri 
delle guerre impenaliste. 

Otto Dix nacigue a Unter-
haus, presso ( k r a . IK-1 ltt»l 
da famiglia proletaria. La 
sua vera formazione umana e 
artistica pid che agli studi 
accademici fatti a Dresda ri-
sale agli anni della guerra. 
Vu I'espenenza della guerra a 
segnare per Dix. come per 
altri artisti e intellettuali ti> 
deschi e europei. il distacco 
daH'espressionismo vuoi rea 
listico vuoi astratto diM'arte 
tedesca tipicamente rappre 
sentato dagli artisti del • I'on 
te » e del • Cavalien- azzur 
ro » e che si continuava anco 
ra nelle istanze soci.ili c so 
cialiste dei tanti artisti i qua 
li. nel l'J18. si riunirono con 
molte speranze e molte uto 
pie nel « Gruppo fli novem 
bre ». 

Dix, la cui t-sptTien/a di 
guerra trapassava m'll'fspt' 
rienza delle Intte ill clasM- pri
ma della sinistra tedesca e 
poi degli SpartachiMi, si tro 
v6 a scegliere da piltore ma-
turo fra due grandi * momen 
ti » intellettuali d'nvanguardia 
in Furopa che avevano I'am 
bizione storica di rivedere i 
problemi dell'artc contempo 
ranea in relazione con la so
cieta del dopoguerra e con la 

Due congressi dell'emigrazione antifascista greca 

LA VOCE DEI DETENUTIi 
dai co lonne l l i di Atene 

II messaggio alia Confcrenza delle organizzazioni dell'EDA nell'Europa occidentale di Manolis 

Glezos e degli altri democratici deportati nell'isola di Leros e imprigionati nelle carceri Averoff 

II bisogno dell'unita per la lotta contro il regime fascists e indicare una prospettiva democratica 

In Europa occidentale si sono 
svolti nel mese di luglio due 
congressi dei greci residenti al 
lestero. in lotta contro il regi
me dei colonnolli. Si tratta dplla 
Cnnferenza dellp ornanizzaziom 
in Kuropa occidentale del parti
to della sinistra EDA. e del Con-
Kreiso deU'organizza/ionr pan-
curopea del partito deU'Unione 
di Ontro \x organizzazioni al-
I'pitero dei due partiti com-
prendono oggi alcune migliaia 
d. membri. tra RII emigrati. g!i 
studenti e \c personalita politi 
(lie in e«iliO dopo l! coltw di 
Stato Qiieste oraani?/azioni 
svolgono una notevole ancne d; 
sostegno della resistenza e di 
mohilita?ione deH'opinion* pub 
hliea mterna7ionale a favorr 
della loro causa, che e quella di 
rovesnare il regime dei colon
nelli 

Al congresso dell'EDA fin un 
secondo servizio parleremo dpi 
congresso deU'Unione di Centro. 
di cui abbiamo seguito i la von) 
sono per\'enuti nunerosi nw-
saggi. tra cui quello del PCI. 
dei dirigenti deHEDA dalle car
ceri e dai eampi di concentra
mento nil'inter no del Paese, dei 
comunistl greci emi«rati nei 
paesi socialisti ecc. II dibattito 
a! rondresso dell'F.DA si e im-
postato sull'impegno deU'emigra-

zione ^reca a vMenere la resi-
stcn/a, (IUHK)I a rafforzare le 
file della Mn.itiii elicnica. tra 
\.Kill,it.i, (orne si sa, da una 
profonda criM. da 'livisiotn e la 
cerazioni. (he arrpcano gravi 
danni alia stessa battaRlia con 
tro la diUahira. Era dunquc pu'i 
die nwia 1<I [>recKcu pa zione dei 
dcleua'. a! tongrcsso. iiruvu 
riienti da OKMI paese dell'Europa 
occidentale. do\e vuono e lavo 
rano oltre trecento mila greci. 
di trovare le \ :P P I mcv î per 
ricornporrc l'liinta dpi loro par 
tito 

« Noi salutiamo i militanti del 
1 EDA. i quali. nelle diHicili con
dition) attuah, insieme a tuttc 
le forze in lotta contro la dit-
tatura. aiutano il nostro popolo 
nella sua hattaglia per la demo 
crazia », hanno scritto al con 
gresso. Manolis (rlezos e gli al 
tri dirigenti del partito. dal laoer 
di Partheni. nell'isola di Leros. 
« I legami che si vanno svilup 
pando in questa lotta >. prose 
gue il messaggio. « sono la mi 
gliore premessa e la piu sicura 
garanzia dell'avvenire della de 
mocrazi!* in Grecia ». 

Assai piu drammatico e il to 
no del messaggio. giunto alia 
Conferenza dalle carceri Ave
roff di Atene. \jn firmano trpn-
U noti dirigenti dell'EDA, con-

dannati a t)es,)iiti [»ene di caret-
re diii tribunal! militari de.'la 
dittatura. per la loro curaggio 
sa parteoi|)a/one alia resistpi) 
za: t La dittatura militare un-
posta a) paese dngli •imerioani 
con i earn arrnati della NATO 
snttopone ad una dunssima pro 
va tutlf le for/e della societa 
pllenu» v <iuindi aoclic la smi 
stra. Dobbiamo jjuardarp in fac-
cia cjuest'i verita Per trovare 
!'u-(ita daH'.iiipasst' I.a colla 
hora/:one fra le ornaniz/a/ioni di 
resi-ten/a- il Finite patnottuo. 
il J'\K e » D.fesa democrati
ca ». nconforta i! popolo dimo 
strando come vecchie riluttan/e 
p discrimina/ioni stanno ceden 
do dinanzi a nuovi concetti rea
listic! : si avverano inline pos 
sibili aperture che prospettano 
uno sviluppo democratic/) capa 
ce di ottenere lassenso dell'in-
tera na/ione. Ma e naturale la 
nostra particolare preoccupazio 
ne per I'unita della sinistra. II 
compito storico di superare la 
crisi nelle nostre (lie non pud 
essere visto altnmenti, se non 
in stretto legame con I'impe-
gno di un profondo rinnovamen-
to della sinistra. Quest'obbligo, 
in tutte le sue dimension!, lo 
realizzeremo attraverso I'anali-
si illuminata. la libera ricerca t 
critica, Mabileqao in modo obitt-

tivo le responsabilita. la dove 
esistono. lavorando in modo di 
sciplinato, all'interno del movi 
mento, nel nspetto dellp sue 
nor me. Dobbiamo resuingerc. la 
metodologia del soffocamento 
dellp opimoni. delle condannc 
supernciali. deU'abolizione del
la democrazia interna. Per am-
vare cosi ad una reale unita del 
la sinistra, che deve costituire 
la nostra costante preex'cupa-
7ione ». 

(Questi sono stall i Rrandi 
problemi che hanno fatto I'og-
Kctto del dibattito vivace e 
friittuoso della conferen/.a del-
I ED\ e delle sue risoluzioni. 
l^i conferen/a ha nbadito ia 
necessita di opporre al regime 
dei colonnelli forze sempre piu 
ampie. allargando e rnollipli 
cando le manifestation! di resi 
stenza. lavorando a consohdare 
I'unita di tutte le (orze che 
partecipano alia battagha 

In questo senso e stata sotto 
lineaU I'urgema con la quale 
si deve arrivare ad una svolta 
decisiva nell'attiviti del partito 
per un effettivo aiuto al Fronte 
patriottico e par uscire dalla cri
si nella quale e stata coinvolta 
1'EDA in seguito aUa scissione 
de! PC Greco. 

Antonio SoUro 

rivoluzione comunista. 
Tra il progetto costruttivi-

sta di partecipazione degli ar-
tisli a ridisegnare tutto il mon-
do dell'uomo in relazione 
stretta con la rivoluzione so
vietica e con l'uso che la rivo
luzione avrebbe Tatto dell'in-
dustria e della tecnologia (in 
(Jermania I'espenenza di Gro-
pius e della Bauhaus si svi
luppo piu utopisticamente in 
relazione alia * rivoluzione in
dustriale »), e la negazione 
dadaista del progetto in quan
to ammodernamento e miglio-
ria d'una societa che era da 
negare lino in fondo e al di la 
dello utopie industrial; Otto 
Dix con I'esperienza della 
guerra dentro i pensieri fu 
suhito senza esitazioni per la 
negazione dadaista la piu vio-
lenta socialmente e la piu in 
conciliabile con il punto di 
visla socialdemocratico rifor-
mista, 

Prima delle pitturc dadai-
ste degli a mi 1M18 19. Dix ave
va dipmto poco v, ini cce. di-
segnato moltis^imo la scena 
urbcina tcdesia secondo quel
le) stilt- cubista futurista che 
allora era commie <> molti ar
tisti tedi'schi ma die Georg 
Grosz stava tra.sformando in 
uno stile apocalittico e grot-
tcsco di oVnuncia e di satira 
sociale NVI 1917. con quadri 
capolavon conic Esplosinne. 
Mi'trnpoh «• A Oscar Panizza, 
Georg Gros/. rcali/.zava una 
pittura drlld citta capitalista 
dove la uolenza della vita 
Ixirjjhcse trovava una forma 
chiara e tipica. 

Kd ora che si 6 riscoperto. 
dopo Union. *.- .si e mosso in 
s •cna ,i Pangi il C'oncilio d'a-
morc di Oscar Pani/za, si ve-
d<- nuglio, t.mlo nella pittu
ra di (iros/ quanto in quella 
di Dix. sia il senso dcll'omag-
gio a Pam//ii sia la parte 
data dai pittori alia malattia 
che attacca leros degli uomi-
iii. la sifilidc in specie, e alia 
follia omicida nelle sue tante 
forme v incarnazifxu. Ma se 
Gn»s/ figura la violenza sen 
?,\ rinunciare. in fonclo, al-
1 idea futunsta di citta. Otto 
Dix. gia nei primi capolavo 
n degli anni 1919-1923, figura 
la stessa violenza borghese con 
immagini gelide e metafisiehe, 
quasi spettrali anche nella 
mostruosita e nell'osccnita. 

Dix dipingc la citta. dipin-
ge la strada e ci fa vederc 
una scena urbana dove tutti 
i mostn c ) relitli rk l̂la guer
ra vanno d'amore c d'accordo 
con i nuovi mostn e assassuu. 
La grande poten/a poetica di 
questo Dix consiste nel rende-
re evident** con la pittura che 
1'iKim*! «i ahitua alia mutila 
7!0!x\ alia mostruosita. all'as-
s.issmio. ("on i quadri di mu 
tilati. di mostn e di assassi-
ni. di pro^litute e di nuovi 
borghesi, Dix realizza. negli 
anni 20. una pittura sociale 
di un freddo realism*) metafi 
sico e senza illusion! che con-
gela uomini e fatti quasi a 
concodersi un tempo molto 
lungo per vedere e capire. 
bruciando altresi per questa 
verita oggettiva quell'atmosfe-
ra di apocalisse Uberatrice. 
romantica e futurist*, che un 
Grosi ebbe sempre cara. 

Anche i persooaggi proleta
ri — Dix ne dipinse molti e 
da grande ritrattisu — sono 
liberati dall'aura romantica • 

fulurisla. hanno certt'2za dt 
bolscevichi ma non iilusioni, 
sono concreti e non mitici. 
Non si dimentichi che le fi
gure proletarie di Dix sono 
quasi sempre ritratti di uomi
ni che hanno vissuto e perdu-
to la rivoluzione spartachista, 
di uommi che luuino visto as-
sassinare Rosa Luxemburg e 
Karl Licbknecht. che hanno 
fatto espcrienza storica e in
dividuate dcll'ascesa del nazi-
amo. Mi st-mbra che si f>j-;sa 
affermare che la giandezza e 
1'apporto originate di Dix al-
l'arte contemporanea, in par
ticolare di quella sua parte che 
fra mille problemi e difficolta 
ha sempre cercato di meltere 
il tempo della pittura su qucl
lo della rivoluzione, consista-
no nel lungo sguardo freddo 
su cose v uomini nella lotta 
di classe. Vn lungo .sguardo 
che fu di Dix e. fino all'av-
vento di Hitler, di quel nutri-
to gruppo di artisti tedeschi 
che dettero vita al movimen
to dolla « Nuova Oggettivita •>. 

Oggi io credo, almeno dalla 
mia espencn/a di cronista e 
di critico. che lo sguardo fred
do di Otto Dix sia motivo di 
sempre nuova ammirazione da 
parte degli artisti europei, dei 
giovani in particolare (anche 
quando tale sguardo riscopre 
la crudelta tedesca e luterft-
na della tradi/ione di Cranach. 
Grimcwald. Altdorfer e Bal-
dung). K si puo dire che que
sta ammira/ionc profonda non 
riguardi soltanto alcuni capo-
lavori di realismo metafisiro 
(e proprio nel *en,o che fu 
del primo De Chinco rispetto 
alia citta futunsM d: Boccio-
ni) ma un tipo di pittura. un 
modo di dare form.i. un me'o-
do plastuo (he con-entono di 
stare consa:)e>o!m< rite dentro 
la citta. dt ntro i conflitti di 
classo. den'ro on tempo indu
striale e t*cnolo^ico. Di»vreb-
be essere consiritito alle nuo
ve gener.iziom di pc'tor vedere 
in una grand*- mo>tra la pit
tura di Di\ fra !«• cinquanta 
incisinni della (iuerrri (1934> e 
il grande triltico sul capitali 
smo del '27: fra la Trincen del 
l!r22 on o ral!egora sul fasoi-
siiio dei Sette peccati capitoh 
ri9W): fra la Melancholia 
(1930) e i molti autoritratti e 
ritratti proletari fino al MO. 
Sarehbe un modo solo onesto 
c sobrio. per la cultura euro-
pea. per rendere omaggio a 
un pittore che ha ussuto sen
za un lamento una vita tra-
dica. che ha vi^to bene uma-
namente e che ci lascia una 
pittura proletaria che e una 
ant)a poeti^a fredda e dura 
per un tempo freddo e duro 

Dario Micacchi 
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ATENE, » . 
Otto automobib appartenenti 

al peraonale militare amer.ca-
no ia Grecia sono state dan-
neggiate nella nott« tra 
nica ed oggi da IM* 
Mplo&ioai. 
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