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S Idee e societd 

L'autobiografia del grande 
matematico-filosofo 

II paradosso 
di Russell 

Prima e dopo«I'incontro con Mefistofele» - La 
protesta contro la guerra e la «sete d'amore» 

Ber t r and Russell e mor to 
recen temente quando la hua 
vita e r a p ross ima a comple
ters 1'arco dl un secolo Dl 
ques ta vita ctie e s ta ta tn 
t recciata con le avventure In 
tellet tuali le espenenze edu 
catlve e sociali le lotte politl 
che piu appass ionant i del se
colo ventesimo Russell s tesso 
cl ha lasciato la narrazlone e 
la documentaz ione fino al 
1944 L autobiografia dl Ber 
t r and Russell e s ta ta recen 
t emen te pubblicata tn I ta l ia 
(Longanesi , Mllano 1969 a cu 
r a di Lucia Krasn ik ) , In due 
voluml II p n r n o va dal 1872 
at 1914, II secondo dal 1914 al 
1944, u n a meta circa dl ogni 
vo lume 6 occupata da le t tere 
t r a le piu significative dello 
s te rmina to epis tolar lo del pen 
aa to re inglese 

« La mia vita p r ima del 1910 
• quella dopo U 1914 sono se
p a r a t e ne t t amente come la vl 
t a di Faust p r ima e dopo lo 
ineont ro con Mefistofele » di 
ce Russell « Dalla adolescen 
s a fino al t e rmine di Princi 
via Mathematica il mio Into-
resse fondamentale era s ta to 
intel let tuale Volevo " c a p l r e 
e far capl re agll altri desl 
deravo anche cos t ru i re u n 
m o n u m e n t o che serbasse me-
mor ia dl me e grazie al qua 
le io potessi sent i re che non 
evessl vissuto invano » II de 
oennio 19001910 e quello del 
p r i m o Faus t del Faust che 
vuole a rden temente compren 
d e r e l 'essenza delle cose 
« N e l luglio del WOO si tenne 
u n Congresso In te rna t iona le dl 
FllosoUa a Parigi In occasio 
n e dell 'esposizione di quell a n 
n o n congresso segnb una 
•vol ta impor t an t e nella mia 
vita intel let tuale perche fu in 
queH'occasione che incontrai 
P e a n o s 

II glovane matemat loo s tu 
d i a t u t t e le ope re d i Giuseppe 
Peano , e si rende conto che 
«11 suo me todo di notazloni 
forniva quello s t r umen to dl 
analisl loglca che pe r anni 
avevo cercato Fu un p e n o d o 
dl ebbrezza intellettuale Per 
ann i avevo cerca to di analiz-
r a r e gli e lement! fondamenta 
11 della ma tema t i ca D'un 
t r a t t o nel giro di poche set-
t lmane , sooprii quelle che mi 
pa rve ro r i spos te definitive a 
probleml che pe r annl e rano 
p e r m e r imast l lnsoluti B 
m a n o mano che scoprivo tal i 
r i spos te applicavo una nuova 
tecnica matemat ica che mi 
pe rmet t eva d i conquis tare il 
r lgore della formula esa t ta re-
gionl p r ima di allora abban 
donate al l ' imprecisione del fi 
losofi Da) pun to dl vista Intel 
le t tuale 11 se t t embre del 1900 
fu l 'apice della mia est 
s tenza » 

Ola nel 1901 perb comincia 
u n lungo to rmen to intellettua 
la, pe r rlsolvere le contraddi 
• ion] che e rano emerse nella 
fondazione s tessa della mate
mat ica una delle quai l po r t a 
11 nome di « paradosso di Rus 
s e l l * Una dimoatrazione di 
Cantor « m i po r to a conside-
r a r e quelle classi che non so
n o m e m b r i di se s tesse e a 
chiedermi s e la classe di tali 
classi e o no m e m b r o di se 
s tessa Trovai che in ogni ca-
ao la r isposta implica 11 pro-
pr lo cont rar lo » 

Per anni Russell « tentO di 
spen t t amen te di r lsolvere le 
contraddlzionl » deUe quali U 
paradosso che por t a 11 suo no
m e e u n esemplo «D'a l t ra 
p a r t e — sorlve — le difflcol 
t a che tocontravo cost i tuivano 
pe r me una sflda che s a r eb 
bo s ta to vile non affrontare e 
vinoere Cosl andai avanti fin 
che 11 lavoro non fu t e rmina to 
m a la mia men te non si e mai 
r lavuta del t u t to dal lo sforzo 
fat to Da allora la mia capa 
oita dl adden t ra rmi in diffi 
Dili astrazioni e decisamente 
d iminui ta e ques ta e uno se 
non l 'unlco, mot ivo del nuovo 
or len tamento della mia at t l 
v l t a» 

II secondo Faust nasce nel 
IBM, « c o n la g rande guerra 
In funzione di Mefistofele» 
« Desideravo la sconfitta della 
German ia con un a rdo re de-
gno dl u n colonnello in pen 
eione Tut tavia seppi subi to , 
aensa un a t t imo di dubbio c i6 
che dovevo fare Mi e acca-
d u t o a volte di sent i rmi come 
paral lzzato dallo scet t ic ismo, 
altre volte di essere cinico, 
a l t re ancora di provare indif 
ferenza, ma quando scoppi6 
la guerra , fu per me come se 
avessi udi to la voce stessa dl 
Dio Partecipavo con tu t to me 
s tesso Innamora to della ve-
r i ta , come sono sempre s ta to 
• r o nausea to dalla propagan 
d a nazionalista del paesi bel 
Ugeranti Arao la civilta so-
p r a ogni cosa, ed ero sconvol 
t o da quel r i to rno alia bar-
b a r i e » 

La pro tes ta con t ro la guer
r a , t r a il 1914 e 11 1918, rap-
presen ta un secondo «ve r t i 
c e » della vita di Russell Un 
vert ice, direi mora le uman i 
Stico « R i c o r d o che una do-
menica gmn^emmo a Lewes 
la sera per p rendere il t reno 
pe r Londra La s tazlane era 
alfollata dl soJdati in n „ 
gtoranza sulla via del r i torno 
a l fronte, e r ano quasi tuttl 
ubr iachi meta di essi accom 
pagnatl da pros t i tu te , ubna-
che come loro 1 at t ra meta 
4 a mogli o fidanzate, e r ano 
tu t t l d l spera t i tu t t l alio sba 
l i gUo , te&ti fuori di senno I o 

mi sentivo quasi annientato 
dalla spletata durezza del 
mondo in guerra e per 1 o r ro 
r e che ne provavo » « T r e 
passioni semplici m a trresi 
stibili hanno governato la mia 
vita la sete d i m o r e la ri 
cerca della conoscenza e una 
s t ruggente compassione per le 
sofferenze del] urnanita » le 
parole colle quali Russell ha 
voluto apr i re la sua autobio
grafia t rovano pieno n s c o n t r o 
nella sua vita 

La « se t e d ' a m o r e » non e 
sol tanto ricerca gia negh annl 
della pr ima guerra mondiaie 
— rleerca ansiosa e inquie-
t a — di un rappor to comple 
to con una compagna e an 
che de s ideno e gioia di pa 
te rn i ta II sent lmento della 
pa tern i ta «cosa molto com 
plessa » « ha colmato » gli 
anni centrali della vita dl 
Russell di «pace e di felicl 
t a » Ai figh un maschio e 
u n a femmina avuti dopo la 
pr ima guerra mondiaie nel 
secondo ma t r lmomo Russell 
e la moglie Dora dedicano in 
t e ramente la loro vita per un 
decennio e piu « Nel 1927 Do
ra e io p r endemmo la deci-
sione dl fondare una scuola 
in modo che i nostrl figli fos 
se ra educat i secondo i nos t r i 
p r inc ip i» Dopo il matemat i 
co filosofo dopo il combat ten 
te per la pace ecco 1 educa 
tore 

Non vogiiamo andare al di 
la dei limiti di tempo della 
Autubwgra/ia e non par lere 
m o qumdi deli ultima vita dl 
Russell che lo vede di nuovo 
alfiere di battaglle per la pa
ce e per la civilta in p r imo 
luogo della lotta cont ro la 
guerra s ta tumtense nel Viet
n a m ( N B La parola Viet
n a m e s ta ta pe ro tagltata do-
menica 15 febbralo nella tra-
smiss ione radiofonica dedicata 
a Russell , benche fosse ben 
p resen te ne l tes to del cura-
tore di chi le forbici?). 

Per quel che r iguarda 1 70 
anni d i vita na r ra t i , con viva-
ci ta e s incen ta eccezionah, in 
questa autobiografia, voglia 
m o agglungere che si t ra t ta 
di uno scorcio anzl di diffe
rent! « score) », della p r ima 
m e t a del nos t ro secolo La 
vita di Russell e lntrecciata 
infatti con movimenti di pro-
gresso (non saprei come al 
t r iment i definirli) di ogni ge
nera in ogni campo Perso-
naggi dl questa autobiografia 
sono ad esemplo, da un la to 1 
grand! nvoluzionarl del pen 
s iero filosofico scientifico d a 
Cantor a Wiener a Wittgestein 
dall a l t ro uomini dl avanguar 
dia delle let tere, da Shaw a 
Wells a Lawrence a Conrad 
Per non par lare di politic! di 
pedagogisti d i uomini e don 
ne impegnati in senso religio
s e umani t a r lo 

Un individualists e s t remo 
un l ibertar io che ha pa r t a to 
alle ul t imo conseguenze 11 
non conformismo intellettuale, 
e anche di costume, dl una 
cer ta ar is tocrazia e di una 
cer ta intelllgenza dell epoca 
v i t tonana che e nel t empo 
s tesso s empre piu impegnato 
in grand! movimenti collettivi 
d i grand! masse dl uomini 
che in cause comuni brucia 
le energie dei suoi piu tardi 
anni Un uomo paradosso a) 
lora? Si se si resta nella 
s t re t ta della contrapposizione 
tra l iberta Individuale e pro-
gresso della collettivita No 
se dent ro di nol e ancora vi 
va la scienza utopiB del g i o 
vanl Marx ed Engels, che 
concepivano la l iberta dl tut t l 
e la l iberta dl clascuno come 
due aspet t l di un unloo 
processo di liberazione 

L. Lombardo Radice 

Storia 

Uno studio di Sergio Flamigni e Luciano Marzocchi 

La Resistenza in Romagna 
II moto di liberazione collegato alia tradizione risorgimentale e garibal-
dina - Era possibile un moto di massa insurrezionale prima del 25 luglio ? 

Partigiani romagnoli trasportano un cumpagno ferito 

Schede 

L'Avana 
si ribella 

In te r rogato a Roma al momento della presentazione del 
suo l ibro a l pubbheo italiano se net t ra t t i dei protagonist i 
di «Ci t ta rfbelle » (« Cultura Edi t r ice » Firenze 1969 pagine 
238 lire 2 000) dovessero « leggersi » profih di « l e a d e r s » 
della lotta cont ro la d i t ta tura di Bat is ta a Cuba Luis Amado 
Blanco n s p o s e di no senza esitazione La sua opera e un 
romanzo di cui piu che i combat tent i an t i fasc is t dell Avana, 
sono protagonist i i sentimenti 1 esistenza la cospirazione, 
le azioni di un intera ci t ta L Avana nella fase finale della 
t i rannia batist iana con le emozioni e le speranze che i p r o 
gressi della gue rngha dl Fidel Castro sulla Sierra Maestra 
susci tano in tu t to il popolo di Cuba 

Un romanzo s tonco dunque che tut tavia — p r o p n o per 
essere test imonianza le t t e rana di a w e n i m e n t i cosl recenti e 
vivi come quelli della lot ta dl l iberazione fidehsta — e altret-
t an to n levan te come documento che come prodc to art is t ico 
d u n autore il quale pera l t ro non ha cer to bisogno m quanto 
scr l t tore di una il lustrazione part icolare ui questa occas one 
Luis Amado Blanco at tualmente ambascia tore di Cuba presso 
il Vaticano e intellettuale assai noto Nato in Spagna gia 
produsse nella sua patr ia opere di r ihevo p r ima di andare 
a ingrossare — con la diaspora intellettuale antifascists se 
gulta all aggressione franchista — le file dell mtellighenzia 
ispano a m e n c a n a che par t icolarmente a Cuba e in genere in 
tu t t a 1 America Latina ha tenuto alto il prestigio della cu l tura 
di lingua spagnola, durante I ul t imo t rentennio 

P r o p n o per tut ta questa s e n e dl dati e di circostanze 
«Ci t ta r ibe l le» si raccomanda dunque a un attenzione anche 
piu vasta di quella che sol i tamente e nse rva ta a un romanzo 
che — ol t re tu t to — ha la s ingolanta di t r a t t a re un aspet to 
specifico e assai poco noto flnora della nvoluzione cubana 
U c o n t n b u t o della cit ta certo non t rascurabi le anche se mi 
nore e meno spet tacolare rispetto alia mobilitazione e al 
1'impegno delle masse contadine dell Onen te 

II racconto na r ra della cospirazione di un gruppo di gio 
van! s tudent i e intellettuali — il giovane Alfredo Maseda, il 
medico Aspiazo, 11 sacerdote Jose" Maria, 11 cui nucleo via 
via si allarga in tu t ta L Avana e copre tut t i gli s t ra t i sociali, 
rivela la piu ant ica e solida resistenza degh opera! e della 
gente umile e sfrut tata — i resistenti tengono contatt i con 
rermgrazlone antifascista negli Stati Uniti organizzano at ten 
t a b e spedizloni dl a rmi e mumzioni sulla Sierra Maestra 
si bat tono con fer nezza a volte con ingenuita fino al s a c n 
ficio mor i r e sot to la t o r t u r a in una gua rdma della polizia 
batist iana o essere crivellati di colpi m una s t rada dell Avana 
per essere poi lasciati « e s pos t i » , su un marciapiede, m una 
aiola con una bomba sulla pancia come « m o n i t o » (desti 
na to perb a non avere al t ra eco che quelle dell i naspnmento 
della lotta di resistenza) all esercito dilagante degli oppos i ton 
e dei combat tent i in cit ta e sulla Sier ra 

Ai capitoli del racconto si a l te rnano part i In corsivo 
— brani dl poesia, i romche descnziom delle condizioni del 
paese domina to d a magnaccia e profittatori capitalisti indigeni 
e s ta tumtens i , e sovente nch iami , sul filo delle notizie che 
passano di bocca ui bocca, alle v i t tone dell esercito fidehsta 
neU Oriente dell Isola — sono pagine che fanno da contrap 
pun to stonco-poetico alia vicenda personale dei protagonist i , 
e a quella corale di tu t t a L Avana che aspet ta la liberazione 

Camillo Pisani 

Scienza 

Trapianti: una nuova cura 
in URSS contro il rigetto 

MOSCA, 11 
Alcuni annl fa nei la bora-

t o n dell Is t i tuto a rmano di rl 
cerca scientifica nel campo 
della ehimica farmacologica, 
fu o t tenuto il nuovo medioi 
nale gangleron il quale si e 
d imos t ra to un efficace mezzo 
di lotta cont ro le malat t ie 
cardio vascolan Gli scienzia 
ti a rmeni — informa 1 agen 
zia Novosti — hanno scoper to 
un a l t ra impor tan te p r o p n e t a 
di ques to mediclnale E risul 
t a to che 11 gangleron unito al 
prednizolon pub essere lmpie-
gato con successo nella cura 
della oosidetta malat t ia de-
r ivata 

Gli specialist! che si occu 
pano di t rapiant i sanno che 
dopo 11 t rap ian to dl un deter 
irnnato organo nell organlsmo 
ricevente si onginano tenome-
nl di inrompatibil i ta biologi 
ca i quali in ultima analisl 
ne provooano 1̂  morte Quest! 
tenomenl si chiamano appun 
to malatt ia derivata La me-
diclna contemporanea dispone 
di alcuni preparat i per repri 
m e r e la reazlone di r igetto 
dell organismo Essi pe r6 non 
sono di s icura efficacia, 

Anche gli specialist! del ser 
vizio del sangue si sono scon 
t ra t i con lo stesso fenomeno 
della malatt ia derivata E no
to che una dose mortifera di 
radiazion! al tera le funzioni 
degli orgam che producono 
sangue innanzi tut to del ml 
dollo Gli scienziati hanno ela 
borato una terapia di tall ma 
lattie consistente nello intro 
d u r r e nell organismo ammala 
to un pezzo di midollo preso 
d a u n dona tore Ma dopo al 
cuni mesi neli organismo In 
cominclano a manlfestarsi i 
smtomi minacciosl della ma 
lattia secondana che provoca 
la mor te del paziente 

Negli ultimi dieci annl si e 
occupato del problems del 
t rapianto dei midollo i Istitu 
to di ematologia e trasfuslo 
ne del sangue di Erevan Do
po aver s tudiato ti mttceam 
s m o che provoca la malat t ia 
derivata durante 11 t rapianto 
del midollo 11 dot lore Kamer 
Antonjan ha proposto una te
rapia del tu t to nuova per 
combat tere l (enomeni della 
Incompatibilita dei tessuti 

I numerosi esperlmenti et 
fettuatl sugli animal! e in se-

guito la pra t ica clinica del 
professore Antonjan hanno di 
mos t ra to che il gangleron e il 
prednizolon sono di grande ef 
ficacia In che cosa consiste 11 
nuovo metodo di cura? Circa 
un mese pr ima del t rapianto 
del midollo lo scienziato sot> 
Lopone a una cura terapeutl 
ca a base di gangleron e di 
prednizolon U donatore e 11 n 
cevente 

I m e d i a che hanno cura to i 
pazlenti secondo il nuovo me
todo hanno constatato che il 
gangleron prodot to dall Is t i tu 
to di ehimica farmacologica e 
un mezzo che pub essere lm 
piegato efficacemente durante 
il t rapianto del midollo 

« U fatto che durante 11 tra 
pianto del midoiio siamo n u 
sciti ad evit ire la malatt ia 
dei ivata — na detto il pro-
fessL i Anlonjan — permette 
di s u p p o n e loj,icamente che 
la cura a base di gangleron e 
prednizolon pub dare rlsultati 
positivi anche In al tre opera 
zioni di t rapianto di organi di 
tessuti A questo punto ta pa 
rola spetta ai chirurgh! che ?! 
occupano del p rob lems dei 
t r ap ian t i» . 

II volume dl Sergio Flam! 
gni e di Luciano Marzocchi 
(presentato in accura ta veste 
tipografica dalla Casa Edi t r i 
ce « La Pietra ») si colloca t ra 
1 p n m i rlusciti tentativi di 
s toria della Resistenza liml 
tata ad una provlncia 11 che 
presenta 1 indubbio vantaggio 
di dare un vasto quadro del 
moto di liberazione nazionale 
tanto sotto gli aspetti politici 
quanto mili tari 

Gli autori si sono propostl 
di andare al di la della cro 
naca degli a w e n i m e n t i per 
n e s a m m a r e cr i t icamente in 
base alle piu recenti e ma
tura te espenenze gli a w e n i 
menti di 25 anni or sono 

Ricollegando la Resistenza 
in Romagna alle forti lotte 
sostenute in ques ta t e r r a sin 
dal secolo scorso, durante 11 
Risorgimento, la part icolare 
ampiezza ed influenza del mo 
vimento garibaldino e mazzl 
mano che prepare- 11 te r reno 
alio sviluppo di quello sociali 
s ta che ebbe pe r grande al 
fiere Andrea Costa sottoli 
neano i motivi che fecero del 
la Romagna uno dei plii lm 
portant i centri dell azione ope 
raia e contadina e del par t i t e 
corrmnista 

In part icolare sot tol ineano 
come a l l indomani dell '8 s e t 
t e m b r e le forze polltiche mag 
giormente organizzate in Ro
magna erano 11 PCI e ITJnlo 
ne dei Lavoratori I ta l ian! 

Certo per 11 PCI 1'aver gia 
avuto a disposlzlone una rete 
organizzativa clandestina di 
una certa solidita e s ta to ele 
mento decisivo ma non meno 
decisivo il fatto che ques to 
par t i to , 11 PCI disponesse di 
un chiaro e preciso orienta 
mento politico ed ideoiogico 
un i t ano ed avesse una predi 
sposizione ideale e anche p ra 
tica alia lotta a rma ta Senza 
di che la re te organizzativa 
non avrebbe potu to contare 
per quello che ha contato e 
pesare di conseguenza 

Nello spir i to unltario che 
anima il volume non vlene 
t rascura to alcun appor to , ed 
6 messa a fuoco l'attiva pa r 
tecipazione al grande movi 
mento nazionale delle diverse 
correnti antifascists II con 
t r ibuto por ta to dai nuovi com 
battent i dai giovant, d a for 
ze che non avevano mai pa r 
teclpato p r ima di al lora alia 
lotta politica non sminuisce al 
cont rar io accresce ancor di 
piu la funzione assolta dal PCI 
come forza princlpale che as-
sunse 1'miziativa, la respon 
sabilita ed il peso di organiz-
zare il movimento part iglano 
nei suoi aspett i politici e mi 
h tar i di potenziarlo e diriger 
lo in gran par te 

Tra i non pochl probleml 
sia pure soltanto accennati 
che bal? i dalla let tura del 
volume uno e di part icolare 
lnteresse Id possibilita o me
no che 1 Emil ia Romagna as-
solvesse una funzione na 
zionale nel promuovere , pr i 
m a del 25 luglio, un moto dl 
massa insurrezionale 

« E questo na tura lmente un 
problema — scrivono Flami 
gn] e Marzocchi — a caratte-
re nazionale e non soltanto ro-
magnolo ma se accett lamo la 
tesi che la caduta del fasci 
smo poteva essere provocata 
soltanto da un moto popotare 
e che non bastavano gli av 
venimenti internazionali dopo 
i grandi scioperi di Mllano e 
di Torino n°l marzo 1943 e 
dopo le decis ve ripercussioni 
dl quest] nella coscienza po-
polare non potevano le o r 
ganlzzazioni antifasciste del 
1 Emilia e della Romagna as-
solvere una funzione nazio
nale nel promuovere 11 moto 
insurrezionale? » 

La risposta non e cer to fa 
clle tanto piu che la storia 
non la si fa con ] se per 
par te loro gli autori lasciano 
la domanda senza risposta 
Non v ha dubbio tuttavia che 
carenze e n t a rd i dl lmziatlve 
e d azione vi furono ed anche 
nel peicepire quali avrebbero 
dovuto essere i compltl delle 
avanguardie antl lasclste 

Le trasmissioni radio di To-
gliatti con le quali egli d l 
ce agli i tahani che « e giunta 
l o r a di p rendere le a r m i » , 

d i lnsorgere e di dare inizio 
alia guerra partigiana sono 
del 19 maggio 1942 in poi E 
d a quel giorno gli incitamen 
ti si fanno sempre piu insi 
stentl e press in t i « 1 insurre 
zione generale di tut to il po 
polo e all ordine del giorno 
oggi e non dnmani » (23 glu 
gno 1142) 

II 28 febbraio 1J4J I ( Uni 
ta » clandestina esce col titolo 
su tu t ta la pagina « Comme 
m o n a m o il 25 Anniversano 
dell Eserci to Rosso iniziando 
in Italia la lotta a rmata per 
la pace e la liberta » 

Ma la propaganda 1 orlen 
tamento ideoiogico e la decisa 
volonta dei quadri dingenti 
non sono certo sufficienti 
Perche gli appelli siano ascol 
tat! e seguiti dalle masse oc 
cor re che i avanguardla ne dia 
l 'esempio e s pra t tu t to che si 
creino determinate condizioni 
queste si crearono net mo 
mento della disfatta de! nostro 
esercito nel momento della 
lnvasione dell Italia da par te 
degli anglo americani e del 
l 'occupazione nazista tedesca 
II che non esclude anzi sot 
tolinea determinate debolezze 
e carenze la trascuratezza di 
un'azione che andasse al dl 
la di quella propagandistica 

Non e un caso che nella Ve-
nezia Giulia la lotta partigla 
na sla cominciata almeno se! 
mesi pr ima che non nelle al 
t re regioni d Italia sia perche 
l ' l taha fascista aveva at se 
guito dei nazisti aggredito la 
Jugoslavia annettendosi terri 
tor! sloveni ma anche per il 
fatto che durante gli anni del 
la d i t ta tura t o t ah tana le mi 
noranze nazionali Slovene e 
croate avevano condotto la 
lotta in difesa dei loro diritti 
e contro I oppressione accom 
pagnando le lotte di massa 
degli operai e dei contadim 
la larga agitazione propagan 
distica con azioni di guerri 
glia cont ro le forze repressi 
ve del fascismo Queste azioni 
collegate sempre all azione dl 
massa p repara rono il te r reno 
alia guerra partigiana ed al 
I ' insurrezione popolare che 
non soltanto divamparono pr i 
m a che altrove ma ebbero 
uno sviluppo ineguagliabile 

I limit! che la Resistenza 
ltaliana ebbe (nei conlrontl ad 
esempio di quella jugoslavai 
devono essere ncercat i assai 
p r ima degli anni 1943 45 nel 
la mancanza di determinate 
tradizioni ed espenenze di lot 
ta tali da por tare un intero 
popoio non soltanto «alia 
macchia » ma w armi contro 
11 nazifascismo Sono quel li 
mlti che occorre avere pre
sent! per una giusta valuta 
zione anche dei nsul ta t i e 
dello sbocco diverse che la 
Resistenza ebbe in Italia in 
confronto a quella jugoslava 

Numerosi altri problemi 
emergono dallo (nteressante 
volume comprpso quello della 
gia tanto discussa «spon ta 
neita o organlzzazione? i> qui 
ml sembra che gli autori fac-
ciano una eccessiva conces 
sione alio spontaneismo « Non 
vi fu coscienza dell ampiezza 
del moto spontaneo nelle cam 
pagne dove la resistenza dei 
contadim era entrata nella 
fase a t t iva» essi af termano 
Ma quel moto era veramente 
a spontaneo » o non era forse 
il nsu l ta to di una ventennale 
azione di lotta contro 11 fa 
scismo condotta dal PCI e 
dalle al tre avanguardie anti 
fa-.ciste? 

c.li stessi grandi scioperi del 
marzo 1443 in Piem inte e nel 
la Lombardia al quail Flam! 
gni e Marzocchi si nch iama 
no non turono il prodotto del 
la spontanpita ma di una te 
nace azione organizzativa 

Pietro Secchia 
S Fiamjgm e L Marzocchi • 

La Resistenza in Romagna 
Ed La Pietra - Mllano L 3 500 

Arte e sociela 

Tre richieste 
per la 

capitale 
Le condizioni di vita e di la 

vora degli operator! art ist ci 
di Roma sono state esammate 
dalla Commissione cul tuiale 
della Federazione romana del 
Par t i to Comu-nsta Italiano 

Essa lia rilevato che la po 
litica delle au ton ta comunah e 
statali ha a \u to lo scopo in 
tutti questi anni non soltanto 
di non scalfire m nimamente 
il mercato speculativo che con 
troll a tutto il settore delle ar t i 
figurative ma di f a \ o n r l o a t 
t raverso 1 organizzazione della 
« Quadnennale » e della « Mo 
stra Roma Laz o 9 Infatti 
mentre 1 intendimento formale 
di queste manifestaz otti e 
quello di costituire delle r a s 
segne a livello na7ionale e 
regionale delle ai t i f j j m a t v e 
m realta esse d i \entano un 
momento di \enf ica per la 
speculaztone p r u a t a 

Scopi non diversi ad un li 
vello che umilia la dignita de 
gh opera ton artistici hanno 
le unziative di ca ra t t e re tu 
nstico foJclonco demagogico 
sul genere della F iera di via 
Margutta che finiscono per a 
vere I obie tivo essenziale di 
a l largare il mercato aumen 
ta re la domanda e qumdi ac 
crescere il valore delle colle 
zioni private 

Questa linea politica d su 
bordiirazinne dell opei i tore a r 
tistico al mercato co] preteso 
scopo di favonre lo s\ hmpo 
delle arti in real ta I ostacola 
in quanto la specula? one pri 
vata per garantirsi il valoie 
mercanti le delle collezioni 
tende a congelare la n c e r c a 
e la spenmentazione di forme 
nuove ut li alia societa 

Nel corso d e l h d scussione 
e stato rilevato che e poss 
b le usctne da q u o t a s tu^i^io 
ne di pmfonda mortiRca?one 
matei lale e spintuale del! ope 
ra to ie artistico solo rivalutan 
do in pieno la sua funnone 
nei! ambito di u n i concezione 
urbanistica che lo impegni 
assieme alle altre forze socia 
li nella creazione di una citta 
a dimensione dell uomo 

E stato anche osservato che 
ogni imziativa d i e tendesse a 
risolvere corporat ivamente il 
problema at t raverso forme d 
autogestione intellettuale sa 
rebbe inevitabi!mente un ope 
razione antidemocratica di 
elite in quanto non convolge 
rebbe le masse popolari in una 
decisione di cui sono le dirette 
interessate 

La soluzione a pa re re della 
commissione va pertanto ri 
cerca ta in una polit ca radi 
calmente nuova di grandi m 
vestimenti sociali che giusta 
mente \t$lonzzi il c rn tnbu to 
dell art ista e la sua opei a nel 
progetto della citta futura 
Questa politica non puo esse 
re definita senza il concorso e 
!a partecipa7ione diretta delle 
masse popolari e delle loro or 
ganizzazioni pohtiche 

A conclusione del dibattito 
la Commissione culturale ha 
affermato la necess ta rhe sia 
no avanzate le seguenti ri 
chieste 

1) che gli operator! artisti 
ci siano ch amati a par tecipa 
re all elaborazione ed alia pro 
gettazirne del Piano regolato 
re della citta di Roma 

2) che i] Consiglio comuna 
le ed i Consigli d: Circoscrizio 
ne assicurino spazi culturali 
m oSm quart iere 

3) che il Consiglio comuna 
le investa una commissione • 
formata da artisti urbamsti 
architetti operaton cultural) 
di base e smdacahst i del com 
pito di foimulare un program 
ma di \ alori7zazione degli a r 
tisti nella vita culturate e so 
ciale della citta 

La Commissione ha inffcie re 
putato opportuno chiedere una 
modifica della legge sul 2% 
ne! senso che le opere d ar te 
concorrenti al premio siano 
par te mtegrante del progetto 
architettonico e non oo^ter o n 
ad esso 

Milano 

II nudo 
non era 
osceno 

MILAi\0 13 
Ci sono voluti cinque anni e 

t ie processi perche un nudo 
di donna disegnato da ^ber to 
Martini fosse dichiarato non 
osceno e vemsse qu ndi assolto 
il t tolare di una gallcr a che 
) a \ e i a esposto II d segno ap 
parve ntlla Gallena \nx\ in 
c ata di v a Manzoni 46 il 19 
Eenna o 196) e sub to un certo 
ng L ufii Emilo Belle o lo 

dennnc o come osceno provo 
cando QUI di I inlet ento della 
polizia e il sequf-stro 

L8 H ugno suceessno il pre 
tore condinno il t to i r e della 
gallena Bruno Grossetti a 3 
mesi di reclus one e 10 000 lire 
di multa e il 27 marzo 1967 la 
V Sezione del Tnhunale can 
fermo la condinna che perd 
fu nuo\amente impugnsti dal o 
interessito 

l a Ccissnz'onp annit 3o la so 
Wma alTormanrio rhc ) T r b j 
i lie a pva tml mot t n ni 
r t i all >scfn t i tnt lnndos rlel 
1 onen li in cspom itc di_l = ni 
b j smo e del surrca is mo noto 
in tutto il mondo Cosi len il 
proce so c stato rid scusso al a 
III Sezione 

II tr bunalc ha assolto con 
1 ampl ss ma formula del fatto 
che non sussiste 

Crollata una montatura oscurantista 
contro if pittore spagnolo Edoardo Arroye 

Si rif iuto di 
far benedire 
i suoi quadri: 

ASSOLTO 
Dalla nostra redazione 

PU.ERMO U 
Con una rapida e s e r u n de 

cis one che la Mustizia d ima 
grottesLa c oacurmtist a mon 
tatura il gio m e prclore di 
Naso dott Marucdbtr ha questa 
mathna issolto perche « il fatto 
non cost tu see rcato a il p ttote 
spagnolo Edoardo Goizal s Ar 
ro^o che un solerte ma usciallo 
dei carab n eu avc\ a ti is< mito 
in g udizo per a\er r liutato 
com era nel suo d: tto la 
benedi/ one dc ^uoi tjm Ir d i 
p l i t e d ui pair o in irlt K 

La v cenda n s i l e all wo^to 
del 6H qua i lo 1 Capo 1 0 a i 
do venne il poi no della u t 
m azioni. ri u la estem-^oi inra 
che ORI an io nunisce mo ti p t 
ton s a kiovam e s a „ a h r 
gamtnte alTe mati Inaiikuriz o 
ne della mostra discors doc 
casione gi in ft sla W un t n t 
to a r m a in pia77a un prote 
Nicolo Rom to rhc con stola e 
aspersoi o puma s mette a leg 
gcre 1 mghi piss d un documen 
to vat cano e po FT per tx ne 
dire le ooere esposte L alloia 
che tia il pubbl ro u scocc ito 
per la non richiestj perfot 
mance» si le\a a La la vote 
di Edoaido Arro\o « Risfa » 
gr da « Basta con queste buffo 
n a t e s gl mettcra in bocc i 1 
marescnllo nel rapixi to 1̂ lalo 
per la magistratun dopo aver 
a d d n t t u n trattenuto in casei 
ma il pittore m stato di fermo 
per tre ore 

Si sia parlato o meno quel 
giorno di « buffonate » stimane 
in Prctura non spiraia boon 

ento per 1 pirroco e i! ma 
resc alio $ To non ho potu o of 
lendere nossuno» ha detto il 
p ttore spagnolo « I quar^r ewa 
no m e i no1" E allora 1 inposi 
zone dell acqua santa non l ap 
p r e e n t a \ a una \iolenzT contro 
di me 7 » II prete e stato dal 
:anto uo co<;tretto ad ammette 
re ch la premca introduttna 
— sua in 7iat va personale co 
me la benedinone del resto — 
poteva a\ r irr tato taluno • 
noprio (| esta cncostanza e 

s t i t i rile ri'a dalla Titina Ma 
sell c h a r a t a a testimoniare 
dn la i 'osa d ^rrovo 

i P ! e ( u n t o piu imiorlante 
lo ^t ) PM a w I et ?m h t 
prop stn a^s)luzone con tor 
n I,: p i n a di ^rrn\o i i m« 
sube in^M i l l proposta d n 
mettcio "li nth alia Corte Co 
^tituzonal per chiedeie 1 Tboh 
zione do 1 i r t 40i del codice ne 
mlo fis sla civ ha reso possi 
b le IT g ottc* a in ziat \ a \fi 
clu i d fi'pson dl Arrovo (il 
com pa f ŝ  in tore Mar s e lo 
a w u o ^e) hanno nsishto 
suit ncost tu? onalla dell art co 
lo W~> r lev indo che n igm 
caso 1 on e non ive \a nes^un 
H o b per pirtecipare in \es te 
« re COST ad ma m in festa 
7 mp s h eUimenle civile 

InOne la sentenza silutata 
da un rain l i applauso delln 
folia di nit sti e ch j , o am 
che avevano voluto espr mere 
con 11 lorn p osen?a la sol da 
r et i di t tti i lenocral e eon 
Atrovo 

a- f- p-

Controcanale 
L I M P O R T \ \ 7 \ DI l i \ R 

— Cera i ell ich r fci SIN for 
viae mtdcft nell ult < 11 ? pro 
ch TV 7 i ta « r » ch due a a 
fatto paly Ian parsed i i er 
one e che bmdio P cde outvie 

dell indue ta si e -.jorzalo di 
p)oitu»?ciare il put dnurament 
pobsibile jacendosela 7 otean. 
Ua 1 denti Eia la « r > di « ra 
••lonali zaztone» capircte si 
jarlaia della < rational a 0 
ne dell indw>tria jarmaceutita 
e guai se qualcuno magan per 
distranone ai esse jramle 0 e 
ai esse creduiu che 1 paring 
se di « nazionaluzaztone » con 
la « n »' 

L inch etta di lede metteia 
sul tappeto molii problemi ait 
tentici e scotlanti diamotil e te 
alio e ii^to che I 1 dm ta c 
stata pre^entata come introdu 
zione a una sene di servizi sul 
I argomento speriamo soprattut 
to nel futuro Non possiamo 
fare a meno di notare pero 
che m questa mtrodunone moll a 
acqua e staia gettata sul fuoco 
e si e evitaio di andare al 
cuore della auesUone Koi che 
F cde non couoice&se la via 
ti na eerie sue 1 apide os^er 
laztoni certe sue domande di 
mostiahann che eqh era iuc do 
e ncordaiano il pigho poltmtco 
di eerie sue inch este del pas 
sato come quella sui 1 itelh 
gonfiali Ma nella sostan a 
questa t olta tiattaidobi d(t 
gtganti jarmaceutici il tono eia 
ben diieiiO i>i arcinnava ap 
pena ad esempio al !atto che 
1 bretclti t»d ibbio elemonto di 
«razionah-"azione» dd mer 
cato gtocherebbei 0 luvtiabil 
mente a favore del monopoho 
si citavano appena 1 profitti 
delle industne con uia anal si 
dei pttzzi che non rendeva af 
fatto I idea di quel che aiviene 
nella icalta si parlava del 
« comparaggto » hmitando la 
questione ax veil e propm reati 
mentre si sarebbero poll h ci 
tare esempi di «pre sione le 

da lai a cat pt ta la 
tif I 1 ifim n si 11 1 lai a 

trnt dal meitue 1 di 11 ^ one 
la qi i sd e d londo <.) c in 
1 stL t iltt U nlUt c x la pro-
fneta pn ata e la Lc d iz\one 
capitalistica delle mdnslne pro 
dultnci di fannaci 4 punto 
per questo come dicevamo si 
pailaia (h « razionaltzzazionc » 
an ece che di « nazionahzza 
tone » 
lntcres^ante anche ier la sua 

coslni'ioiK? il ritrafto di Raf 
faele Mimchiello firmato da 
runo Colombo Colombo fende 
a scr vcre» anche 1 servtzi 
di TV7 il stio discoiso lasaa 
st mpre spazio al linguaggio 
delle immaqim e valorizza la 
funzione del commento musicale 
(hasti pen are alluso dtlle can 
^01 ) Questa volta Colombo 
ha ccrcito d> costrune un ri 
tratto di Mimchiello dall interim 
(ncordiamo la jun-ione as\e 
qnata alle im naifini dei iet nel 
paesaggio della periderm d\ 
Seattle dove abitano gh emi 
giali) e ha initaurato anche 
attiaiei<io il monlaggio un pa 
rallelo tra la sorle dei poi en 
nigh Stati Vmti e la nmeria 
dei contadim nell 4utifmrse per 
concludcrc che a ouesta sorte 
non si pao sfuggue con I azione 
vidniduale Un discoiso qiusto 
condotto con to u anche acco 
lati Tuttavia ancora una volta 
secondo noi c era al fondo del 
sett 10 una forte tent azione 
Utteraria che fimva per fil 
trare la realta e per comporre 
con troppa eleganza un dtscor 
so che una maggiore secdie^za 
e anche uno scatto di rabbia 
airebbero reso piu genuino e 
diretto Indicazione di una teeni 
ca mconsuefa e molto efficace 
t/ doppiac/nto letteraie sull im 
•>iaguip ferma usato per I in 
en ista alia signoia amencana 

lorremmo vede- lo ipplicato piii 
largam ente 

g. e. 

NEL N. 11 DI 

Rinascita 
nelle edicole 

LUIGI LONGO compie 70 anni 

II partito e le masse (dt Ugo Pecchioli) 
CombaHente internazionahsta (di Dolo
res Ibarrun) 
Erede e contmuatore di Toghatti (di 

Paolo Bufahni; 
Ottobre 1935 rapporto inedito di Gallo 
(Longo) al C C sulla lotta contro la 

guerra d'Abissinia (presentato da Paolo 
Spriano) 

II nodo dell agncoltura (editonale di Luca 
Pavohni) 

E la strategia di Moro? (di Aniello Coppola) 
Svolta « culturale» alia Confindustna (di 
Sergio Garavini) 
I colossi dei copertoni (di Riccardo Fionlo) 
La bomba del divorzio divide anche la Chiesa 
(di Alberto Chiesa) 

Uno yankee in Africa (di Romano Ledda) 
«Tragica semphcita» della questione trlan-

dese (di Peter Purnell) 

Tavola rolonda tra student! delle Sezioni uni 
versiiar e comun sle 
L autunno operaio nelle Untversita 

L imporlanza di chiamarsi cavallo (di Mi no 
Argent en) 

L America in casa (di Ivano C pnan ) 

II Palazzaccio si puo demohre (di Carlo Mo-
lograni) 
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