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; A proposito degli articoli di Marx 

ed Engels sulla « Nuova Gazzetta Renana » 

II marxismo 
e la rivoluzione 

Gli scritti del 1848-49 - La falsa alternativa fra il 
vuoto radicalismo e I'evoluzionismo rinunciatario 

II rapporto tra scienza, produzione e societa nell'Unione Sovietica 

QUAUTA 
Nella storia del pensicro 

socialista troviamo tcntativi 
di costruire la teoria della 
rivoluzione su una visione 
generale, cioe sulla visione 
della rivoluzione come im-
perniata in un'opposizione 
incomponibile e come at-
tuantesi attravcrso la lotta. 
E troviamo tcntativi di co
struire la stessa teoria su 
una visione particolare, con-
creta, della rivoluzione, sul
la rivoluzione come una 
successione di trasformazio-
ni, come una via da per-
correre nel tempo e in modi 
compatibili con le condizio-
ni date. Ora, nella posizione 
del marxismo verso la rivo
luzione, quale di queste fon-
dazioni e quella dominante? 
Rinvia con insistenza a que-
sto problema una recente 
antologia degli scritti di 
Marx e Engels concernenti 
gli anni 1848-49 in Germania 
e in Francia e pubblicati in 
questi anni sulla «Nuova 
Gazzetta Renana» (Marx-
Engels, II Quarantotto, a 
cura di Bruno Maffi, La 
Nuova Italia 1970). Si trat-
ta, come risulta dall'introdu-
zione che il curatore ha 
premesso alPantologia, di un 
rinvio esplicito, voluto. E 
si tratta di un rinvio preci-
so: attraverso la proposizio-
ne di questi scritti di Marx 
e Engels si vuole riuscire 
a una interpretazione della 
teoria marxista della rivolu
zione che dia rilievo emi-
nente al momento dell'oppo-
sizione e della lotta; e si 
vuole riuscire a una critica 
di quelle interpretazioni 
che privilegiano invece in 
forma esclusiva o eccessiva 
l'articolazione concreta e la 
graduazione del processo ri-
voluzionario. Sul senso e sui 
limiti di questa impostazio-
ne merita forse di richiama-
re brevemente l'attenzione. 

Vediamo anzitutto la po
sizione che Marx e Engels 
assumono verso la rivoluzio
ne nel 1848-49: beninteso 
schematicamente e in quegli 
aspetti che i testi di questa 
antologia soprattutto metto-
no in evidenza. Di fronte al 
conflitto che divide la vec-
chia e la nuova societa le 
forze piu conseguentemente 
nuove non devono occultar-
lo o mediarlo, non devono 
ritardarne la maturazione e 
temere la crisi risolutiva. E, 
di fronte a questo conflitto 
che e esploso, non devono 
restare ancorate al terreno 
della legalita. Implichereb-
be rimanere dentro un si-
stema emanante dal vecchio 
ordine sociale. Qui si tratta 
invece di edificare un nuo-
vo ordine. Bisogna dunque 
porsi sul terreno su cui stan-
no gia i controrivoluzionari: 
sul terreno della rivoluzio
ne, della violenza, del con-
fronto fra forze. Questa po
sizione radicale non puo es-
sere quella della borghesia 
moderata, la quale davanti 
all'avanzare delle forze me-
no moderate e ormai co-
stretta a mancare di energia 
rivoluzionaria, ma deve es-
sere quella della borghesia 
democratica, delle masse 
popolari, del proletariate. 
Siamo di fronte, per riassu-
mere, a una posizione che 
ha il suo contenuto di fon-
do in questo: c'e un antago-
nismo che non consente 
transazioni, e c'e, per le 
forze nuove, il problema di 
lottare effcttivamente. 

Ora, questo contenuto di 
fondo rappresenta, nella po
sizione complessiva di Marx 
e Engels verso la rivoluzio
ne, un aspetto non seconda-
rio ma essenziale, perma-
nente. Ci sono, e vero, in
terpretazioni del marxismo 
che non accettano questa 
valutazione. Esse hanno la 
loro ma trice classica nel 
vecchio revisionismo. Si di-
stingueva nettamente fra il 
marxismo fino al 1849 e il 
marxismo successivo. Si pre-
tendeva di vedere nel marxi
smo maturo la teoria della 
rivoluzione come un proces
so che si compie in modo 
evolutivo, continuo. E si ac-
cantonava il primo marxi
smo: si vedeva in esso emi-
nentemente il riflesso di 
una situazione di conflitto 
premoderna, la persistenza 
di un gusto hegeliano per i 
rapporti antinomici e un 
consistente residuo di sim-
patia giacobina per la vio
lenza Ma le cose non stan-
no cost. 

Certamente, dopo il 1849 
(ci sono pero gia prima lar-
ghe premesse), il discorso 
di Marx c Engels sulla ri
voluzione si arricchisce. Si 
sviluppa in particolare an-
che come discorso sulla pre-
parazinnc delta rivoluzione, 
sullc sue modalita concrete, 
sul suo adeguamento alle si-
tuazioni rcali diverse c di-

raamente progredite, sul

la sua strategia. Ed emerge 
anche l'idea che la rivolu
zione possa avere luogo in 
alcuni paesi, si gra^ie alia 
for/a e alia lotta, ma in un 
quadro di pace e di legalita 
(di una legalita evoluta). 
Marx e Engels non abban-
donano pero mai il conte
nuto di fondo della loro pri
ma posizione: anche nei mo-
menti in cui piu sottolinea-
no l'idea di una rivoluzione 
pacifica, e anche nei mo-
menti in cui piu sottolinea-
no la funzione progressiva 
del capitalismo e quindi 
1'opportunita di un concor-
so socialista alia affermazio-
ne delle strutture economi-
che e politiche borghesi. 

Per Marx e Engels il mo-
vimento socialista si incar-
dina nell'opposizione fonda-
mentale di capitale e lavo-
ro e ha come prospettiva 
non o non solo lo sviluppo 
e la riforma ma il rovescia-
mento del capitalismo. E il 
movimento socialista ha il 
compito di attuare questo 
rovesciamento: deve quindi 
non interdirsi astrattamen-
te le forme di lotta speci-
ficamente rivoluzionarie, de
ve lottare. 

E* quindi da consentire, a 
noi sembra, quando l'anto-
logia di cui parliamo porta 
in evidenza il tema dell'op-
posizione e il tema della lot
ta, i temi che costituiscono 
l'intelaiatura del radicali
smo marxista. C'e pero da 
dissentire quando, nella stes
sa antologia, questi motivi 
vengono assunti non come 
un lato essenziale ma come 
l'intera essenza della posi
zione del marxismo verso la 
rivoluzione. Non si ricono-
sce cosl l'altro lato essen
ziale di questa posizione: 
l'attenzione per la traduzio-
ne della rivoluzione nella 
realta. In questo modo il 
marxismo si snatura in una 
sorta di agonismo eroico, 
in un discorso enfatico sul-
l'antagonismo e sulla lotta. 
Al fondo c'e palesemente la 
presupposizione di una tale 
maturita rivoluzionaria del
le cose, di una tale radicali-
ta dell'antagonismo, che la 
sola lotta, la sola energia 
della lotta, sembra sufficien-
te a garantire la rivoluzione. 
Non si vede che le cose sono 
quasi sempre, troppo spes-

so, complesse. E non si ve
de che la lotta per essere 
efficace, deve essere non 
solo energica ma anche ap-
propriata alle cose: deve 
non sovrapporsi alle cose, 
ma scavare lungamente den
tro di esse. 

Questo semplicismo, que
sta semplificazione della po
sizione marxista, non e be
ninteso incomprensibile. Ci 
sono nel movimento sociali
sta spinte riformistiche. Si 
vuole contenere queste spin
te, frenare la tendenza a 
cadere in una posizione che 
cercando di adeguare la ri
voluzione alle cose perde di 
vista la rivoluzione. E cosi 
ci si richiama alia rivoluzio
ne perdendo di vista le co
se. Si riproducono le scelte 
che, contro la socialdemo-
crazia, sono state del sin-
dacalismo e del comunismo 
di sinistra. Ma sono scelte 
capaci di costruire veramen-
te un processo rivoluziona-
rio? Non il sindacalismo e 
non il comunismo di sinistra 
hanno costruito l'alternati-
va alia socialdemocrazia e 
hanno costruito un'esperien-
za rivoluzionaria. E' stato il 
marxismo leninista, il marxi
smo con il suo sforzo di 
produrre una posizione rivo
luzionaria fonda'a insieme 
sul momento radicale e sul 
momento realistico. 

Oggi, la posizione del 
marxismo verso la rivoluzio
ne tende in parte a non es
sere compresa nella sua uni-
ta. C'e la tendenza a disgre-
gare questa posizione, a 
esaltare insolitamente que
sto o quello dei suoi mo-
menti. E', a livello della co-
scienza socialista, la mani-
festazione delle difficolta, 
delle divisioni, degli slitta-
menti, che caratterizzano la 
situazione del movimento. 
Ma la posizione che puo con-
durre fuori di questa situa
zione e ancora il marxismo. 
E' il marxismo ad avere 
compreso che il movimento 
socialista non deve dividersi 
fra il radicalismo vuoto e 
il gretto realismo. Ha com
preso la necessity di un mo
vimento che sappia insieme 
non mancare di intelligenza 
delle cose e non mancare di 
energia rivoluzionaria. 

Aldo Zanardo 

Viaggio a Mosca, a Leningrado, a Novosibirsk, ad Akademgorodok - II cambiamento di obiettivi previslo dal nono piano quinquenna-
le - La smagliatura piu seria - Razionalizzazione della produzione e della gestione - Di nuovo a scuola - Due frappole da evilare 

Un reparto della fabbrica di Riga, in Lettonla, che produce gli elementi per le case d'abitazione prefabbricate. 

E' stato uno dei maggiori pittori italiani degli ultimi cinquanfanni 

morto Massimo Campigli 
Stroncato da infarto a 76 anni nella sua casa di Saint Tropez - Ineomincio a dipingere a 

Parigi nel 1919 - Nel secondo dopoguerra il trionfo alia XXIV Biennale di Venezia 
NIZZA, 31 

II pittore Massimo Campigli, 
uno dei maggiori esponenti del-
1'arte italiana degli ultimi cin-
quanta anni, e morto stamani a 
Saint Tropez (Nizza): la not!-
zia e stata comunicata, a 
Roma, al gallerista Russo, da 
un amico del pittore. 

Campigli che era nato a Re
sole (Flrenze) nel 1SS5, e morto 
alle 9,30 circa per infarto; era 
solo in una delle due ville che 
possedeva a Saint Tropez, quel
la chiamata « Bella Vistas, 
quando e stato colfo da matore. 

I funerali si svolgeranno, con 
il rite civile, mercoledi prossi-
mo a Saint Tropez. 

Massimo Campigli 

Campigli e stato forse il 
personaggio piu significativo 
di quel Novecento che cristal-
lizzd i fermenti delle avan-
guardie in una visione statica. 
con un ritorno al classicismo. 
Chiuso in una sua cifra incon-
fondibile. in un modulo di 
grande prestigio. i suoi pro-
blemi sono rimasti ancorati 
alio « spazio italiano >. cosi 
ricco di echi del passato, an
che se estraneo alia sensibi-
lita per il mondo contempo-
raneo. 

Nel concetto di « spazio > 
italiano. die si collega ai miti 
della classicita. e la chiave 
per cogliere la provenienza dei 
ritmi, delle figurazioni di cui 
e intessuta la pittura di Cam 
pigli, che fa centre sul motivo 
reiterato delle famose «don-
ne », quasi stcreotipate, affa 
scinanti. mitiche, trasfigurate 
in enigmatici personaggi re-
gali ambientati in un mondo 
fiabesco. 
' Massimo Campigli — « II re 

delle donne >, come era stato 
definito dai critici — si era 
accostato alia pittura senza 
aver mai frequentato una ac-

cademia e senza aver avuto 
maestri che gli avessero in-
segnato. almeno direttamente, 
Parte del dipingere: autodi-
datta. comincio a dipingere a 
Parigi nel 1919. ribadendo 
sempre la sua opposizione a 
f requentare accademie o grup-
pi di artisti e ad accettare 
qualunque guida. 
- Durante la prima guerra 

mondiale. fatto prigioniero da 
gli austriaci sull'Isonzo. fu 
portato in Ungheria. ma riusci 
a fuggire dal campo di con 
centramento e raggiunse le li-
nee russe. In Russia rimase 
fino al 1918. Un anno dopo si 
reed a Parigi come inviato di 
un quotidiano milanese e in 
Francia seeui con interesse gli 
esperimenti pittorici del mo
mento. Se ne entusiasmo e co
mincio a dipingere. Per sette 
anni lavoro ininterrottamente 
al cavalletto e nel 1929 presen-
to a Parigi la sua prima mo-
stra personale. che riscosse un 
grande successo. Due anni do 
po. porto i suoi quadri a Mi 
lano ed ebbe la conferma del 
successo. Sino al 1939 Campi 
gli visse tra Parigi. New York. 
Milano e Venezia: e di quel 
Tanno il grande alfresco di 
300 metri quadrati che si trova 
nel palazzo del Uviano a Pa 
dova: < Un lavoro che con 
sciamente e incosciamente — 
scrisse — evito sempre di ri 
vedere per non sorfrire di tutti 
i punti che potrei correggere ». 

Nel dopoguerra. trionfo alia 
XXIV Biennale di Venezia e 
la sua fama raggiunse tutto il 
mondo; le sue ope re si trova-
no nei piu famosi musei. di 
tutti i Paesi. 

- Nel 1949, Campigli aveva a 
derito al Convengo enstitutivo 
dei « Partigiani della Pace > a 
Parigi. 

La perizia fu fatta su un'altra pistola 

Non f u Sirhan 
ad uccidere 

Robert Kennedy? 
La rivelazione fatta da un awocafo di Los Angeles 
L'arma presenlafa al processo aveva la matrkola 
H 18602r quella semiesfrala a Sirhan H 53725 

IiOS ANGELES, 31 
La signora Barbara Warner Blehr, awocato a Los 

Angeles, ha inviato alia Commissione del servizio sta-
tale di Los Angeles una Iettera nella quale dichiara che 
Robert Kennedy fu ucciso con una pistola diversa da 
quella di Sirhan Bisnara Sirhan, condannato a morte 
perche ritenuto colpevole dell'assassinio del senatore. 

Nella sua Iettera, documentata da numerosi dati, 
l'awocato Blehr mette in evidenza che, mentre la pistola 
tolta a Sirhan dalla polizia di Los Angeles subito dopo 
la sparatoria del 5 giugno nel 1968 portava il numero di 
serie H 53725. il perito balistico Wolfer dichiard nel suo 
verbale che la perizia aveva dimostrato inequivocabil-
mente che i colpi che uccisero il senatore Kennedy erano 
stati sparati dalla pistola che lui aveva esaminato e che, 
durante il processo venne presentata come la pistola di 
Sirhan; questa pistola perd aveva un numero di matri-
cola completamente diverso e cioe H-18602! 

Secondo la Iettera della signora Blehr, quindi, 11 se
natore Kennedy fu ucciso da un altro uomo e da un'al 
tra pistola che, conclude il documento, fu distrutta dalla 
polizia di Los Angeles un mese dopo l'uccisione di Rt> 
bert Kennedy. 

La signora Blehr ha sollevato tale questione alia vi-
gilia della nomina del perito Dawyne Wolfer a capo per-
manente del laboratorio scientifico del Dipartimento di 
polizia di Los Angeles; secondo alcune fonti di stampa. 
Wolfer avrebbe detto: «Onestamente non riesco a ca-
pire. Non ho fatto' nulla di male e difenderd 11 mio 
operato in tribunate». 

II capo della polizia di Los Angeles, Edward Davis, 
ha istituito una commissione d'inchiesta' che ' inlzierft 1 
suoi lavori la settimana prossima; Davis ha tuttavla te 
nuto a difendere il perito Wolfer dalla implicita accusa 
di aver commesso un errore madornale. 

Dal nostro inviato 
DI RITORNO DALL'U.R.S.S.. 

Maggio. 
AU'arrivo, venti giorni fa, 

la sterminata pianura coper-
ta di abeti e betulle. bruna 
e spoglia, ci riportava indie-
tro, all'inverno. Alia parten-
za, dopo due settimane. un 
manto verde tenero copriva 
l'intero paese. La primavera 
esplode d'un tratto. 

Gia questo ci ha fatto in-
travedere quasi, emblematica-
mente. che i « ferri del me-
stiere » portati dall'Italia an-
davano soggetti ad una ne-
cessaria revisione. In genere. 
ed e naturale, abbiamo un 
pacchetto di metri di misura 
e valutazione, dovunque an-
diamo, che sono frutto del
la nostra storia collettiva, del
le nostre biografie. Se li im-
pieghiamo acriticamente. sen
za adattarli al luogo. alia so
cieta degli uomini dove ci 
rechiamo, le deformazioni 
fioccano. Un compagno sovie-
tico, poco dopo il nostro ar-
rivo con la delegazione del 
PCI. invitata dal Comitato 
Centrale del PCUS per stu-
diare i problemi della scien
za e della tecnica nell'URSS, 
mi diceva, con gentile iro-
nia. che gli stranieri sono 
soliti trovare nel loro grande 
paese tutto quello che voglio-
no trovarvi. Arrivano e par-
tono con un bagaglio frastor-
nato di loro idee generalmen-
te acquisite nei luoghi d'ori-
gine. 

Ed e proprio questo il pe-
ricolo che corre il viaggiato-
re nell'URSS. Di cadere cioe 
in due trappole di diversa 
natura. L'una e quella di re-
stare magnetizzati dal gigan-
tisrao delle dimension}, sia 
geografiche (22.3 milioni di 
Kmq., 74 volte l'ltalia. oltre 
due volte gli USA), che dal-
l'imponenza delle realizzazioni 
e delle prospettive economi-
che, scientifiche, sociali. L'al-
tra e invece quella di ope-
rare un minuzioso, quanto ste
rile, inventario dei difetti, del
le smagliature che in URSS 
sono altrettanto evidenti quan
to i successi. 

Abbiamo cercato di evita-
re di cadere in questi tra-
nelli, focalizzando l'attenzione 
su uno degli aspetti essen-
ziali della vita sovietica di 
oggi, quello della c rivoluzio
ne tecnico scientifica » che e 
il problema chiave del pae
se. E' stato infatti il tema 
dominante nei mesi di' pre-
parazione del 24. Congresso 
del PCUS. e durante i lavo
ri congressuali. E* l'asse por-
tante del IX Piano quinquen-
nale (1971-75). che ora ha ini-
zio. E' la parola d'ordine ge
nerate-

La questione ha impegna-
to talmente tutti, che talvol-
ta si aveva l'impressione che 
vi fosse perfino una malce-
lata autoesaltazione di tipo 
scientista. di ottimismo posi-
tivista per le < awenture » 
della scienza. 

Ma dietro questa euforia c'e 
qualcosa di piu che non una 
orgogliosa certezza di conso-
lidamento e di sviluppo della 

societa sovietica. C'e. come ab
biamo avuto modo di costa-
tare ovunque durante il no
stro viaggio, da Mosca a Le
ningrado. a Novosibirsk, ad 
Akademgorodok. la sensazio-
ne cosciente che le scelte 
politiche del 24. Congresso e 
le linee strategiche della Pia-
tileika (cioe del Piano quin-
quennale). affidano alia < ri
voluzione tecnico - scientifi
ca >, non solo il raggiungi-
mento degli obbiettivi quanti
tative previsti. quanto una 
mutazione profonda degli ob
biettivi qualitativi della so
cieta. 

Un'autonomia 
nuova 

L'Ottavo Piano, venuto 
a scadenza alia fine dell'an-
no passato. e ormai cosa chia-
ra, non ha raggiunto in molti 
settori importanti. gli obbiet
tivi che si era proposto. dal 
1'elettricita al carbone, dall'ac-
ciaio al cemento, dai tessili 
alia agricoltura. Le previsio-

.ni erano forse troppo ambi-
ziose, ma come e stato piu 
volte detto. sia nel rapporto 
Breznev, che in diversi inter-
venti d> delegati al Congres
so. vi sono stati anche errori 
gravi di gestione, soprattutto 
nel settore della circolazione 
delle merci, talune strozzatu-
re nelle strutture produttive. 
difetti di qualita e assorti-
mento dei prodolti. insufficien 
ze nella produttivita del la
voro. 

Ma la smagliatura piu grave, 
cui oggi si cerca di ovvia-
re. e « a monte > di tutte le 
altre. E' stata nella incapaci
ty del sistema produttivo so-
vietico di saldare appieno le 
grandiose scoperte della ri-
cerca scientifica pura con le 
scienie applicate, e la produ

zione. La riforma economica, 
che fu gradualmente messa 
in opera dal 19G6 in poi, af-
frontava questi nodi dello svi-
luppu. partendo pero dalle 
questioni « a valle », ciod dal
le aziencle. cui 6 stata con-
cessa un' autonomia prima 
inesistente. e dalla forza la
voro che e ora incentivata at
traverso una serie di stimo 
li materiali e morali, indi
vidual! e collettivi che han
no senza dubbio aumentato 
la flessibilita dell' apparato 
produttivo. ma die non han
no risolto il problema del 
fall out (cioe della ricaduta) 
delle conquiste della scienza 
fondamentale sovietica sullo 
insieme della produ/cione. La 
svolta di questo Congresso e 
della Piatiletka '71*75 sta pro
prio in questo. Nella rag-
giunta consapcvolezza che la 
scienza e la tecnica sono for
ze immediatamente produtti
ve. come il lavoro umano, 
la terra, ecc. e die il loro 
impiego nella economia e pre-
messa essenziale per la crea-
zione di quelle die in URSS 
sono chiamate « le basi mate
riali e tecniche del comu
nismo ». 

L'ausilio della 
cibernetica 

Si tratta, quindi, di un 
grande obbiettivo strategico. 
diretto a far compiere, pro
prio mediante la scienza, un 
salto di qualita nel tenore di 
vita del popolo sovietico, nel
la prospettiva della creazione 
dell'« uomo nuovo » comuni-
sta. Ecca perche, allora, gli 
obbiettivi quantitativi del TX. 
Piano quinquennale sono me-
no arditi di quelli preceden-
ti. Ecco perche si punta sul
la razionalizzazione della pro
duzione e della gestione, at
traverso l'impiego di metodi 
matematici e cibernetici di 
programmazione, diretti ad 

, aumentare la massa dei be-
ni di consumo disponibili. ad 
eliminare • gli sprechi anche 
di manodopera, a creare quel
le strutture nella distribuzio 
ne e nei servizi che finora 
sono state tenute in secondo 
piano, ad incrementare i li-
velli medi di istruzione del
la gente (che son peraltro 
gia elevatissimi rispetto alio 
Occidente), modificando in
sieme gli stessi sistemi didat-
tici ed educatvi. 

A questo scopo l'URSS sta 
mandando a scuola di nuovo 
tutti. Quadri di partito, diri-
genti delle aziende, operai. 
specialisti, contadini colkosia-
ni, perfino ministri di Stato. 
siedono sui banchi di quelle 
centinaia di istituti che inse-
gnano i metodi nuovi di ge
stione e di controllo che la 
scienza applicata mette a di-
sposizione. E* una corsa con
tro il tempo, per coprire i 
ritardi accumulati nel perio-
do del «mito» degli obbiet
tivi di quantita, delle gran-
dezze fisiche della produxio-
ne. dei prodotti industriali 
misurati in tonnellate. E' la 
sensazione di potere finalmen-
te affrontare i problemi di 
una societa socialista avan-
zata inclusi quelli della par-
tecipazione e della democra-
zia con a disposizione gli 
strumenti tecnici e scientifi-
ci necessari a rendere realiz-
zabili i compiti di uno Stato 
che ha gia socializzato 1 mez-
zi di produzione oltre 50 an
ni fa, ma che ha risentito 
negativamente dell'isolamento 
€ sanitario » fra le due guer
re. che c stato investito dal
la piu dura guerra che un 
paese abbia mai subito (20 
milioni di morti, come e 
noto), che ha dovuto soste-
nere il peso della guerra 
fredda e della corsa agli ar-
mamenti. 

Sotto questa luce trova al
lora una maggiore giustifica-
zione l'euforia c scientifica > 
dell'URSS in questo momen
to. II nostro viaggio e stato 
quindi impostato sempre sul-
l'analisi concreta del trino-
mio che scaturisce da tali 
premesse. cioe dal rapporto 
triangolare fra scienza. pro
duzione e societa. Abbiamo 
parlato con gli uomini del 
Partito. con quelli del gover-
no, con gli scienziati e gli 
organizzatori della sciemra, 
con direttori di fabbriche, sia 
dellMndustria « pesante > che 
c leggera >. con studenti e ope
rai. II nodo d sempre stato 
questo. Interrogativi e diver-
sita di valutazione ve ne sono 
state owiamente ma e chia-
ro il c triangolo» cammina 
con le sue gambe. Se que
sta impresa avra successo por-
tera dei frutti nuovi. Perfino 
inattesi. e da qualcuno. temu-
ti. Ma quando una societa si 
arricchisce di articolazioni di
verse, anche la dialettica ptCi 
difficile e premessa alia rico-
struzione di equilibri piu a-
vanzati per tutti. 

Carlo M. Santoro 
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