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La rivista « Questitalia » 

ha cessato le pubblicazioni 

Una voce cattolica 
confro I'integralismo 
Un posto di rilievo nel dibattito culturale e po
litico della sinistra italiana - L'editoriale di 
commiato del direttore Wladimiro Dorigo - Le 
polemiche contro «I'armata anticomunista» 
di Gedda • Proposta di approdo all'autonomia e 
alia laicita della politica - I limiti della piu 

recente impostazione «radicale» 

La rivista mensile « Que
stitalia » ha cessato le pub
blicazioni dopo 13 anni di 
attivita. E' una notizia che 
sollecita a varie considera-
zioni, perche non si puo as-
solutamente negare che la 
voce di « Questitalia » aves-
se conquistato un posto di 
rilievo nel dibattito cultu
rale e politico della sinistra 
italiana, soprattutto per la 
forza — nel senso migliore 
c provocatoria » e « trauma
tica » — del suo impegno 
tenace e di largo respiro 
per l'emancipazione dei cat
tolici del nostro paese dagli 
schemi deH'integralismo po
litico. 

Lo stesso Wladimiro Dori
go, che ha sempre diretto 
e animato la rivista con un 
originale estro polemico ve-
nato di giansenismo e di il-
luminismo, ha messo in ri
lievo nel proprio editoriale 
di commiato come i giovani 
che si assunsero nel 1958 
la responsabilita di dare vi
ta a « Questitalia » prove-
nissero tutti da esperienze 
tipiche delle sinistre catto-
liche degli anni '50. Si puo 
aggiungere che alcuni dei 
primi redattori e dei primi 
collaboratori avevano, diret-
tamente o indirettamente, 
partecipato a due delle piu 
importanti batfcaglie perdu-
te dal progressismo cristia-
no in Italia prima del Con-
cilio: quelln della Gioventii 
di Azione Cattolica di Mario 
Rossi, sviluppata in chiave 
genericamente « evangelica » 
e c democratica » contro la 
politica «salazarista », che 
Luigi Gedda realizzava al 
vertice di un laicato catto-
lico concepito come € anna-
ta anticomunista >; e quella 
del giornale « 11 Popolo Ve-
neto *, della sinistra dc di 
Venezia, il quale di fronte 
ai progetti di.« sfondamen-
to » a sinistra, che prevalse-
ro nel parfcito dei cattolici 
alia morte di De Gasperi e 
del centrismo, cerco di le-
vare il vessillo (che tra il 
1954 e il 1958 pareva vera-
mente ereticale e utopisti-
co!) dell'apertura immedia-
ta al PSI. E su quest'ultima 
esperienza, che Dorigo ave-
va guidato di persona, si ab
ba tte un veto formale delle 
gerarchie ecclesiastiche, di 
cui fu obbligato ad essere 
esecutore l'allora Patriarca 
Roncalli. 

Comunque < Questitalia > 
nacque con un elemento di 
decisa e netta diversifica-
zione dalle esperienze che 
stavano alle spalle dei suoi 
redattori: quello della laici
ta intransigente, espressione 
di un metodo che consen-
ti immediate demistificazio-
ni, non solo dei limiti delle 
sinistre dc dell'epoca, ma 
anche di arcaici orientamen-
ti dei vertici ecclesiastici. 
Memorabili restano certe 
polemiche dedicate agli in-
terventi gerarchici (dell'Os-
servatore romano o dei ve-
scovi) contro l'apertura a si
nistra. 

La risposta 
piu acuta 

Ai « punti fermi » dell'or-
gano di stampa vaticano, che 
ancora nel 1960 pretendeva 
di dcttarc le condizioni po-
litiche della liceita morale e 
religiosa di un eventuale go-
verno con il PSI, la rispo
sta piu acuta e piu artico-
lata venne appunto da < Que
stitalia *, die fondo il suo 
attacco su una serrata dimo-
strazione teologica dell'in-
competenza del magistero 
della Chiesa (e a maggior 
ragione di un giornale come 
VOsservatore) a dirimere 
problemi del genere. 

La battagliera rivista di 
Dorigo ha certo tra i suoi 
meriti piu grandi quello di 
aver potuto. grazie alia rot-
tura delle « barriere dogana-
li teologiche», formulare 
nella pesante situazione del
la cattolicita italiana a ca-
vallo tra gli anni '50 e gli 
anni '60 una proposta di 
approdo ai lidi dell'autono-
mia e della laicita della po
litica, incisiva perche omo-
genca a tutto uno sforzo di 
recupero dell'autenticttd re
ligiosa del crisliavcsimo. 
Quelli dei francesi Dome-
nach, Ohenu c Congar sono 
nomi, che, assieme a quelli 
nostram, ma isol.tti, di don 
Milani e di don Maz/olan, 
compamno di continun nol
le prime annate di «Que
stitalia ». dimostrando come 
la dimcnsione • culturale • 
di questa rivista .'•hbia sin 
dalle origin! nutnto il suo 
inpegno civile. 

Oggi possiamo anche dire 

che e proprio nelle pagine 
di « Questitalia » che si rea-
lizza — almeno in alcuni 
momenti — quel difficile 
raccordo tra battaglia idea-
le e religiosa e impegno po
litico che manco ai diversi 
gruppi cattolici nei quali si 
espresse la spinta al rinno-
vamento prima del Concilio. 
Giovarono a quel raccordo 
sia un ricorso alia teologia 
in funzione del cambiamen-
to degli schemi mentali del
la cattolicita italiana, sia un 
libera giudizio sugli avveni-
menti politici italiani e in-
ternazionali nel quale i cat
tolici non democristiani di 
« Questitalia » potevano con-
vergere — in tavole rotonde, 
convegni, ed anche sulla lo-
ro rivista — con un demo-
cristiano di chiara ispirazio-
ne non clericale come Gio
vanni Galloni o con un vec-
chio «salveminiano mangia-
preti > come Ernesto Rossi. 

Astratta 
severita 

Una volta richiamati sin-
teticamente quelli che a noi 
sembrano i momenti e gli 
aspetti di maggiore validita 
del lavoro di « Questitalia » 
— tutti radicati nel periodo 
1958-1962 — e necessario 
anche soffermarsi sugli anni 
che per la Chiesa sono quel
li del Concilio e del post-
Concilio, e per il paese quel
li dei governi di centro-sini-
stra. II giudizio non puo non 
essere qui piu riservato e 
piu complesso, giacche si 
tratta — tra l'altro — di 
rendersi conto di una dimi-
nuita influenza di < Questi
talia > sulla formazdone idea-
le e politica dei cattolici de-
mocratici e dei quadri della 
sinistra italiana, e di un pa-
rallelo processo di concen-
tramento della sua diffusio-
ne in un'area ben delimita-
ta: quella del dissenso, dei 
gruppi minoritari, dei profe-
ti delle « nuove sinistre » e 
della operazione radicale e 
illuministica di < rifondazio-
ne e ristrutturazione » della 
intera sinistra italiana. 

Si deve purtroppo notare 
che alia svolta concliare e 
alle positive evoluzdoni regi-
stratesi nella vita politica 
italiana verso un piu aperto 
confronto tra tutte le forze 
democratiche, < Questitalia > 
ha reagito rompendo quel ti-
po di rapporto dialettico e 
stimolante che aveva sapu-
to nel complesso mantene-
re, nei confronti delle com
ponent! piu aperte e lungi-
miranti della Chiesa e delle 
forze politiche, nella fase di 
preparazione delle novita de
gli anni '60. 

Si sono cioe giudicati 
con astratta severita e con 
aristocratica incomprensione 
awenimenti di grande por-
tata storica, che hanno se-
gnato il concreto progresso 
di posizioni antintegralisti-
che, pur con la « imperfezio-
ne » che i processi che im-
pegnano grandi masse pre-
sentano sempre rispetto ai 
parametri astratti. 

Questa impostazione < ra
dicale > ha Iimitato i frutti 
politici che avrebbe potuto 
avere anche il piu recente 
sviluppo del lavoro di ri-
cerca e di informazione pro-
seguito con grande slancio 
dalla rivista di Dorigo (si 
devono ricordare almeno le 
eccellenti cronache di Dol-
cino Favi sul Concilio, le se
vere e puntuali denunce del-
rimpantanamento dei propo
siti riformistici del centro-
sinistra firmate da GofTredo 
Zappa, le analisi delta situa
zione intcrnazionale di Al
berto Benzoni tese a un ri-
lancio del * non allineamen-
to» in chiave di polemica 
antimperialista e di ricerca 
di nuove vie per il supera-
mento dei blocchi). 

Da questi stessi schemi, 
che hanno via via sofTocato 
l'originaria paziente atten-
zione al problema dell'eman-
cipazione di milioni di lavo-
ratori cattolici dall'integra-
Iismo, e anche derivata una 
sconcertante svalutazione di 
fenomeni come la fine del 
collateralismo aclista, e una 
posizione fortementc polemi
ca nei confronti degli svilup-
pi doll'iniziativa del nostro 
partito e delle sue proposte 
strategiche definite dal XII 
Congresso. 

Ma al di la delle polemi
che che negli ultimi tempi 
ci hanno diviso dalla rivista 
di Dorigo vediamo con vivo 
rammarico l'interrompersi di 
un discorso storicamente me-
ritorio. 

Alberto Scandone 

Piu di un milione di lavoratori ha gia designato i propri dirigenti sindacali 

I votp che costruisce i sindacati 
Aillnizio della zafra, le elezioni anche tra gli operai degli zuccherifici - 33 .000 sezioni sindacali con 148.000 membri di comitato - Un di
battito che investe le prospettive economiche del paese - Ricostituita I'organizzazione degli studenti universitari - Ci si propone una gene-

rale revisione dei metodi e delle strutture nel rapporto governo-masse - Mutamenti nel partito e nella compagine governativa 

Gli studenti inglesi contro I'espulsione di Dutschke 

Londra, Trafalgar Square: erano piu di tremlla gli studenti di undid Univer
sity Ingles! che domenlca hanno manifestato la loro protista contro I'espulsione 
dalla Gran Bretagna di Rudi Dutschke, I'ex dirigente del movimento studen-
tesco della Repubblica federale tedesca. La fotografia ha colto un momento 
della manifestazione, con gli striscioni del partito comunlsta e dell'Universita 
di Cambridge in primo piano. Proprio a Cambridge, I'Unione degli studenti ha 

invltato ieri i giovani e I professori a bolcottare le leztonl, proprio per sotto* 
lineare I'indignazione per il provvedimento contro Dutschke, preso dal ministro 
degli Interni e ribadito dal Tribunale di Appello del servizio di immigrazione. 
Nelle facolta di economia, lingue, storia e teologia la maggioranza degli stu
denti e dei docenti ha aderito al boicottaggio. Tra le lezioni annullate, vl e 
stata anche quella dell'economista Nicholas 

INQUIETAIMMAGINAZIONE 
DI UN MONDO DA COSTRUIRE 

Una mostra antologica di Corrado Cagli a Roma sul tema delle « Metamorfosi » 

Corrado Cagli: « Aulo Cerro », 1H9 

La galleria Canesi (via 
Flaminia Antica 491) ha 
maugurato il suo program-
ma di mosire a Roma con 
una antologica delle pittu 
re di Corrado Cagli facen-
ti parte del ciclo delle 
c Metamorfosi » che e da 
ato 1957 per una serie es-
senziale di vanazioni pla-
5tiche ma non esaunto. 
3uesto ciclo. che alia sua 
>rima presentazione fu sa-
utato come un grande re-
mpero realista umanistico 
i neorinascimentale. e uno 
lei piu tipiei di Cagli per 
a fantastica awentura 
leirimmaginazione e della 
.ecnica — almeno quanto 
e t Carte » dipinte poco 
.empo dopo —. e per la ric-
:a strumentazione d'una 
littura a>sai sensibile alia 
/ita che cambia. 

II ciclo oggi si rivede co
me uno dei moment! di vo 
lonta mitografica moderna 
oiu poetici ma lormeniati: 
esperienza vitale per una 
pittura italiana ed europea 
che, negli anni cinquanta, 
ebbe il pensiero dominan-

te di ripopolare lo spazk) 
deH'immagine con le figu
re deH'uomo e degli ogget-
ti della sua vita. 

Va ricordato che questo 
ciclo fu preceduto. nel '50, 
da alcuni quadri con « im-
pronte vegetali »; poi, nel 
"52. dallo straordinario la
voro scenografico per il 
«Tancredi » di Rossini e. 
infine. nel *S1. dalle primi
tive figure dei poeli Ovi-
dio e Virgilio. 

Dopo il '57, quando Ca
gli ha awiato altre espe-
nenze germinanti dal] e-
stro armonico di una ener-
gica immaginazione della 
vita, ci sono state, e fino 
ad oggi. altre variant! del 
motivo melamorfico: da 
quelle qui presentate si di-
rebbe che la malinconia 
erotica del '57 vada ceden-
do il passft pittonco sia al 
1'ironia e sia a quello che 
direi il senso reciiante. !i 
rico ma clownesco. dei gio 
vani popolani che prendo-
no figure antiche di poeti 
e di musici e di dei erranti 
per boschi immenst di un 

pianeta cosi ospitale da 
non sembrare il nostro. 

Dalla pala di « Filemone 
e Bauci » al « Narciso >, da 
* Apollo e Dafne » ai bel-
lissimi e pacifici giovani. 
portatori di amore e di 
pace, che si fanno siepe e 
albero — e si direbbe che 
ora si ritraggano e piglino 
forme vegetali in attesa di 
un tempo piu propizio alia 
aoesia — fino alle fanciul-
'e c Flora * e « Fiorina >: 
3agli va cercando 1'evi 
jenza < tattile » di un suo 
Densiero molto amoroso ma 
molto inquieto sulla vita. 

Desidera ed evoca un 
nondo armonioso. geome 
;rico nelle sue forme orga 
liche. poetico. erotico. sag 
|io. Ma. nel momento stes 
;o che forma le figure di 
tale mondo. acquista evi-
denza la qualita poetica di 
/isione delKimmaginazione 
oerche il pittore ha espe-
nenza di una verita altra 
iella vita contemporanea, 
:ragica e dolorosa. 

Non si tratta di una pit
tura verosimile e appaga-
ta di essere riflesso di un 
mondo giovane. pacifico e 
poetico. ma di una pittura 
che e inquieta immagina
zione di un mondo che e 
da costruire. da formare. 
e non senza Jotta anche per 
la poesia. Di qui discende 
la eccezionale importanza 
della tecnica e dell'espe-
rienza tecnica. 

La giovinezza del mondo 
vagheggiata da Cagli ha 
chiare forme di natura: 
boschi. acque. luci filtra
te da nebbie e vegetali. 
giovanissime figure umane 
una piu bella deU'altra. 
Sono molto umane le figu
re: dolcissime di came e 
di sensi. eppure trapassa 
no naturalmente nei vege
tali. Ed e proprio l'osses-
sione plastica di questa na
tura a manifestare il ca 
rattere di costruzione e non 
di verosimiglianza dell'im-
magine. Un mondo dipinto. 
dunque, che e'e e non e'e: 
difficile dire se sia piu rea-
le il mondo abitudinario 
oppure il mondo che 1'uo-

A S-
vStf o 'U*;M 

Corrado Cagli: c Flora », 1M9 

mo vuol costruire e se lo 
porta nel cuore e nei pen 
sieri. come fosse la giovi
nezza stessa del mondo, 
per tempi molto lunghi — 
si pensi all'espenen7a del 
proletario e del rivoluzio-
nario nel mondo cosi ostile 
aU'uomo qual e fatto dai 
rapporti di classe —, anche 
quando I'esperienza della 
vita gli cancella continua-
mente rorizzonte. 

Io credo che la misterio-
sa energia che Cagli rive-
la nel dipingere e nell'av-
ventura stessa della tecni
ca si liberi da una situa
zione intellettuale che par-
tecipa sia del mondo che 
e'e e sia del mondo che 
non c'6: cosi mi spiego ma
linconia e grazia. fantasma 
e geometria. vicino e :on-
tano. antico e moderno del 
dipingere. 

L'antico e il moderno del 
dipingere di Cagli ha un 
senso contemporaneo di 
< primordio >: 1'uomo, il 
pittore pud costruire con gh 
strumenti che storicamente 
e umanamente si 6 dato 

ma la frontiera della co
struzione umana va spo-
stata sempro avanti e nel 
profondo. In questo Cagli 
rivela un senso pittorico e 
una memoria affini a quel
li che sono di Max Ernst. 
che furono di Paul Klee. 
che furono anche di Mirko 
con le sue < discese > nel
le antiche civilta. Nel mo 
mento stesso che Cagli im 
magina uno spazk) nuovo 
e pensa a una figura uma
na nuova che lo popoli. 
con 1'eros delle figure vie 
ne in evidenza la storicita 
della cultura artistica di 
Cagli: il suo « Leonardo ». 
il suo t Pontormo >, la sua 
e Cina ». il suo « Manieri-
smo » e. se si vuoie. il suo 
« Preraffaellismo ». Nelle 
figure antiche sembra che 
Cagli abbia visto un par-
ticolare modo d'essere: 
stanno nel loro tempo ma 
come guardassero un altro 
tempo: interroganti e in 
quiete « fanno ponte » ver 
so di noi. 

Dario Micacchi 

Dal nostro corrispondente 
L'AVANA. gennaio 

Piu di un milione di lavora
tori cubani hanno gia votato 
per i propri dirigenti sinda
cali, e, con l'inizio della zafra, 
gli operai degli zuccherifici 
stanno eleggendo i loro. Come 
ha scritto il Granma. organo 
del PC cubano, queste ele
zioni «costituiscono il primo 
passo verso la creazione di 
un poderoso movimento ope 
raio. forza decisiva per vince-
re le limitazioni e le deficien-
ze con le quali ci confrontia-
mo .̂ € Questo movimento — 
continua il giornale — per es
sere forte e efficiente deve 
essere profondamente demo-
cratico. Questa 6 la caratte 
ristica che deve predominare. 
Che le proposte per le candi
dature siano assolutamente 
democratiche. Che gli operai 
eleggano nella piu completa 
liberta i loro dirigenti. E che 
vengano discusse le caratteri-
stiche di ciascuno... Solo co 
si, mediante la piu piena de-
mocrazia sindacale, ci si po-
tra garantire che gli eletti ab-
biano l'autorita, la moralita 
e godano della fiducia per po 
ter applicare gli orientamenti 
della rivoluzione. E, alio stes
so tempo, unicamente con una 

forza dirigente di qualita e 
con radici nella base il no
stro movimento operaio potra 
scatenare la sua enorme for
za potenziale ». I risultati ban 
no dimostrato il carattere rin-
novatore del voto. il suo si 
gnificato die va al di la del 
fatto puramente smdacale. 

Per le 33 mila se/ioni sin 
dacali costituite sono stats 
eletti 148 nnla membri di co 
mitato. In media ogni dician 
nove candidati ne sono stati 
eletti dieci. I lavoratori che 
formano parte dei nuovi cu 
mitati sono per il 77 per cen 
to nuovi alia attivita sindaca 
le; solo il restante 23 per cen 
to aveva gia ricoperto can 
che sindacali. Hanno parted 
pato al voto la quasi totali 
ta di coloro che avevano pre 
so parte alle assemblee pre 
paratorie. La procedura delle 
elezioni era questa: riunione 
in ogni luogo di lavoro, per 
discutere le candidature; le 
proposte, se 1'interessato ac 
cettava, venivano incluse nel
la lista (che in media segna-
lava nomi per il dnppio dei 
posti da coprire): distribuzio 
ne della lista e voto segreto e 
diretto: il voto per il segreta 
rio del comitato doveva esse:-
espresso con due crocette 

Dibattito sulle prospettive 
economiche del paese 

Formata cosi la struttura di 
base, vanno via via tenendo-
si congressi dei delegati di 
fabbrica per ciascun ramo 
fondamentale di attivita pro-
duttiva, con i quali vengono 
costituiti i sindacati nazionali 
corrispondenti (correggen-
do eccessive suddivisioni di 
categoria " precedentemente 
esistenti). Prima delle elezio
ni si era svolto un importante 
attivo sindacale della provin-
cia dell'Avana e riunioni a 
carattere nazionale dell'indu-
stria leggera e dell'istituto del 
petrolio. Ora con la avvenu-
ta costituzione dei sindacati 
dell'industria di base e delle 
miniere. si e entrati nella fa
se istituzionale. 

A queste riunioni. nel cor-
so delle quali si sviluppa un 
dibattito sulle prospettive eco
nomiche del paese. partecipa-
no sempre Fidel Castro e al
tre personalita del partito e 
del governo (ma solo per 1'at-
tivo dell'Avana sono stati pub-
blicati i discorsi dei dirigen
ti e gli interventi dei delega
ti). Parallelamente nei mesi 
politicamente cosi acuti che 
hanno seguito il discorso di 
Castro del 26 luglio scorso. e 
stato dato un grande impulso 
all'attivita e all'organizzazio-
ne della Federazione delle 
donne e sono state create 
nuove forme associative fra 
i giovani. 

Si e infatti ricostituita la 
FEU, I'organizzazione degli 
studenti universitari nella qua
le avevano militate molti de
gli attuali dirigenti della Ri

voluzione. Quattro anni fa era 
stata fusa con la Unione della 
gioventu comunista in un uni-
ca organizzazione: la UJC -
FEU. Evidentemente la esi-
stenza di una associazione die 
e aperta a tutti gli universi
tari e di un'altra. la UJC, per 
i comunisti. muta il qua-
dro della vita politico-sociale 
nelle Universita cubane. E' 
stata inoltre costituita la 
FEEM. la federazione degli 
studenti medi che ha gia co-
minciato il suo processo elet-
torale seguendo gli stessi cri-
teri di quello sindacale: as
semblee di scuola. proposte 
per i candidati. voto diretto e 
segreto. E tra gli universi
tari avra inizio nelle prossi-
me settimane. 

A queste forme di vita de
mocratica per categoria ci si 
propone di aggiungerne altre 
secondo comunita territoriali. 
per citta e per quartieri le 
quali. con la partecipazione 
delle associazioni di massa. 
dovranno intervenire o occu-
parsi direttamente delle que-
stioni di vita locale (dal com-
mercio al dettaglio agli spet-
tacoli, ecc.) sottraendole al-
ramministrazione degli orga-
nismi statali centralizzati. Per 
la scottante questione della 
costruzione di case di abita-
zione ugualmente si pensa di 
far spazio alia iniziativa crea-
trice e realizzatrice del po
polo, pianificando la distribu-
zione del materia le attraver
so fabbriche, comunita, grup
pi di vicini. Anche qui siamo 
tuttavia alia fase delle propo
ste e dei primi esperimenti. 

Analisi del cammino 
percorso in dodici anni 

Quello che si va attuando, 
e quindi, prima di tutto una 
revisione dei metodi e delle 
strutture nel rapporto governo-
masse. Da un lato si creano 
canali nuovi di espressio
ne della base; dall'altro si so
no fatti spostamenti e rior-
dinamenti nel governo e nel
la direzione del partito. Quan 
to al partito. nella provincia 
di Oriente (tre milioni di abi
ta nti su otto e mezzo e de
cisiva per la produzione del 
lo zucchero) ci sono stati cam-
bi importanti: delegate del 
1'Ufficio politico non e piu 
Guillermo Garcia, ma Juan 
Almeida: le funzioni di se-
gretario del comitato provin-
ciale sono assolte da Arman
do Hart. Inoltre una zona di 
grande importanza per I'eco-
nomia nazionale con una par
ti cola re concentrazione di zuc 
cherifici. tra le province di 
Camaguey e Oriente e stata 
affidata a Faure Chomon. che 
ha lasciato il minister© dei 
Trasporti. Come si vede so
no questi tra i nomi piu pre-
stigiosi del gruppo dirigente. 
tutti membri dell'Ufficio poli 
tico del partito (Hart al mo 
mento di trasferirsi a Orien 
te era segretario di organizza 
zione). 

Tra i dirigenti politici piu in 
vista ha lasciato il governo 
Jose Llanusa, gia ministro 
deil'Educazione. A sostituir-
lo e stato scelto il comandan-
te Bellarmino Casfilla mem
bra del CC del partito. Ai Tra

sporti, al neo istituendo mi-
nistero dei porti e della ma
rina mercantile, al Commer-
cio interno sono andati qua
dri delle forze annate pre-
parati per esperienze e stu-
di ai nuovi compiti di govemo. 
Un nuovo titolare ha il mi-
nistero dell'industria leggera, 
ora diretto da una dirigente 
della Federazione delle don
ne. Nuovo e anche il mini
stro dello zucchero. I'ex vi
ce rettore dell'Universita del
l'Avana 

Sono cambiamenti o sposta
menti nel partito e nel gover
no. realizzati nel corso degli 
ultimi mesi e dei quali le 
motivazioni non sono state re-
se esplicite. Fanno parte co
munque di una serie di misu-
re per far fronte alle diffi-
colta economiche e ai proble
mi politico sociali che si so
no manifestati con piu forza 
dopo I'insuccesso della zafra 
dei dieci milioni. 

Trasformare il rovescio in 
vittoria. disse Fidel la scorsa 
pnmavera Da cinque mesi la 
rivoluzione cubana si autoana-
lizza. indaga le ragioni di al-
cune scunfitte. rt-visiona il 
cammino percorso in questi 
dodici anni Quelli qui citati 
sono forse solo I fatti emer
gent! di un dibattito interno 
di larga pm«pettiva su! qua
le torneremo nei prossimi ar-
Ucoli. 

Guido Vicario 


