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LE IDEE DELL'OTTOBRE ROSSO NELLA LOTTA DI OGGI 

Pr im* doil'Ottobre, la poverta e il dramma dal sanza telle ft terrlblle In tutta la Ruula Ecco gli abiiantl dl una baracca ai margin! di una grande cllta 

UNO tin term su cui plu fiequente 
mente si eserctta la polemica an 

tlcomunlsla nel nostro Paese e rap-
pi eKcntato come e noto dalla con 
cwione stesha del partito dalla sua 
nalurn dai suoi caratten costitutiv 
quHli f.1 sono venuti <onfigurando nel 
1 elabora?! >w e ntll esperienza stori 
cti del PCI A seconda del versante 
da iui di vnlta in vnlta si preferisca 
Jasclar pnrure le bordate il nostro 
paitito vune dipinto o come mguan 
bilmente affctto da schematismo leni 
nista come una copia stereotipa del 
partito bolncevico oppure come una Dr 
ganiz/EiHone pohtlca che ha perduto 
lungi) II tiagitto del n visionismo » i 
Haiti essmziali della a icezione leni 
nitmtt del partlto pei acquisire quellt 
drlle tlassuhe socialdemocra/ie oppor 
tunlstt 

MB nl (II la dtgii attacchi apnortstl 
ci — con cui ovviamente non vale la 
pena distuttre -~ 6 riuito rlconoscere 
die nel conlionti del caratterl pecu 
hail del PCI un certo imbaraz/o di 
approccio e di cumpn nslone esible an 
the dn pnite di militanti e studiosi non 
provmuti Impcgnati in una ricerca sc 
rlH sulla lealta altuale del movimento 
upernio L imbara/zo denva dal fatto 
the II plu forte partito eomunista del 
I OtcldentL al centro — soprattutto 
nell ultimo decennio — delle lotte e 
ci*. Ut isptilen/e polltiche piu avan/ate 
mllamblto del Paesl capitalistic! (sino 
ai punto di far malurare oggi nella 
altua/lnno llaliana gli elementi essen 
zuill di una svoita e di una trasforma 
zione profunda in senso democratico e 
socialista) in partito ch 6 sempre plu 
vcnuln ussumuido un ruolo di protago 
nhta auiouvoli neiia realta politica eu 
roptd e nel dibattllo erno al movi 
menlo upuaio internationals un tale 
partilo dictvamo aia non soltanto Ion 
tanlssimn - come ^ ovvio - dalle 
conce/mnl e dalla prassi politico orga 
nu/aliva del partiti socialist! europei 
ma prcsdill aspetti nuovi e diversi an 
die ilspclio a quell tmmagine (spesso 
psttiicirt) che la stonograna di smi 
stra IIH tramandato del partito lenini 
sin (In asHunse il potere nella Russia 
del 17 

I'm volt (i siamo sentiti chiedere 
atl i scnipio come sia concihablle il 
umit tu t ill raassa del PCI - i sum 
milium di WLiiUi e di voli — con la 
unli t iLiirustn del «partito di qua 
di i * i qiuilt lapfnito sia possibile 
stabihit tra un quadro dingente am 
plu aiticol ito in una eomplessa co 
stelliuiorie di organism! di elabora/ione 
e di direzltutc quale e quelle che si 
e dato il PCI e lo « stato maggiore > 
nstrrttn i nccentrato I comitali cen 
trail dl 10 15 membn) che dlrevse con 
mano forma il paitito bolscevico 

Oia a paite il falto cht se si giu 
dkfl sulla bast di quest! criten esteiio 
n lutii i partiti nvoluzionan dl oggi 
(dd qui I lo sowelieo a quelle cinese da 
quello vitlnunilU a quella tubano) so 
pu li^m rtivtrsi da quello leninista del 
17 il publema virn 6 di mdividuare 

t.h elomenti essenitiali del tappoito — 
Lh6 insunu di tontmuila e di svlluppo 
nriKinak — tra I attuale lealta del PCI 
p h tiadii'iiiMo e la prassi del partilo 
di I mm alia cui tonce/lone di fondo 
ToRlinltl t i (.omunisti italiani si sono 
nempn niliiamati 

\ a k in altie parole anche per cin 

II Partito 
e le masse 
La continuity dell'ispirazione leninista nel «partito nuovo»: in esso si 
realizza la fusione tra coscienza politica ed esperienza pratiea; avan-
guardia e masse ricercano il massimo di saldatura nell'azione di ogni 
giorno, come partecipi dello stesso processo rivoluzionario 

che concerne la concezione del partito 
quel fondamentale atteggiamento me 
todico che fu tiplco di Lenin secon 
do cui il marxismo non 6 una dottn 
na universale da cui si possano 
trarre per deduzione logica puramen 
te concettuale le conclusiont o de-
terminaziom di volla in volta rite-
nute necessarte ma 6 una c guida per 
I azione » 

Coerenza 
e originalita 

Oia la direzione su cui 1 comunisti 
italiani propno per non lasciarsi di 
stanziaie dalla vita hanno fatto pro 
gredire — attraverso 1 elaborazione e 
1 espenen/a reale — la concezione le 
ninista del partito in una realta cosi 
profondamente diversa da quella della 
Russia prerivoluzionana come 6 1 Italia 
di quest ultimo quarto di secolo appa 
re nitida agli occhi di tutti coloro che 
voghono avvicinarsi a questi problemi 
con la volonla di capire e non di de 
formare a priori sticamente le cose Chia 
ro 6 il rapporto — di continuity e in 
sieme di sviluppo — che tega una serie 
di postulati e di acquisiziom fonda 
mentali che improntano il modo d es 
sere del nostro partito i raetodi della 
sua vita interna il rapporto con le 
masse i meccanismi che concorrono a 
formare le sue scelte pohtiche (tutte 
question! che fanno del PCI un partito 
profondamente di verso dalle altre for 
mazioni potitiche) alle bnee di fondo 
su cui Lenin ha costruito la sua teoria 
del paitito 

Per noi — come per Lenin — il par 
tito rivoluzionario 6 il contrano di 
una somma o di una «federazione * 
dl gruppi e di jrgamzzazioni diverse 
ma un tutto unico una organizzazione 
centralizzata che trae la propria orga 
mcita sia dalla natura stessa della clas 
se sociale di cui rappresenta le istan 
ze stonche piu profonde (la classe 
operaia tendenzialmenle unita sul pia 
no sociale e U cui movimento coscien 
te individua nell unita il mezzo per 
far valere i propri dintti e il propno 

peso nella societa) sia dal propri me 
todi d organizzazione interna (centrali 
smo democratico tunzione unitana del 
lo « stato maggiore » o gruppo dingen 
te disciplina — ch e intellettuale e mo 
rale prima ancora che formale — di 
tutti i propri militant!) sia e soprat 
tutto dal propno < programma politi 
co » Per Lenin — come per Gramsc 
e Togliatti — il programma del partito 
operaio scaturisce da un intreccio che 
non pud mai venir meno tra la visione 
generale dello sviluppo capitalistico e 
delle sue leggi e una ricogmzione con 
tinua e rigorosa de) «terreno naziona 
le » nel quale U partito e chiamato ad 
operare 

II punto su cui il contributo del co
munisti italiani alio sviluppo della con 
ce/ione leninista del partito ha raggiun 
to element! di maggiore originalita e 
una crescente cornspondenza alle nuo 
ve realta del sistemi di capitalismo ma 
turo e, forse da mdividuare nel modo 
di concepire U rapporto tra avanguar 
dia e masse e piu precisamente la 
dialettica che deve esistere tra la con 
dizione immediata delle masse gb obiet 
tivi intermedi e il fine rivoluzionario 
ch e propno dell avanguardia 

II modello marxiano delia nvoluzione 
— com 6 noto — presuppone una coin 
cidenza stonca tra la sc enza nvoluzio-
nana e il soggetto pratico della rivo 
luzione vale a dire la classe operaia 
Ma come Lenin ha piu volte messo in 
luce — soprattutto in polemica col de 
terminismo presente nella socialdemo-
crazia tedesca a cavallo dei due secob 
— questa coincidenza non si realizza 
spontaneamente ne attraverso un pro
cesso meccamco L immediata condizio-
ne di sfruttamento delle masse la 
realta circoscntta del rapporto operaio 
padrone e la lotta economico nvendi 
cativa che ne consegue non sono di 
per se sufficient! a raggiungere quel 
la coscienza quella visione critica 
complecsiva della societa che e con 
dizione di una strategia nvoluzionana 

< II solo campo dal quale e possibile 
attingere questa coscienza e il campD 
dei rapporti di tutte le class) e di tutti 
gli strati della popola?ione con lo sta 
to e con il governo il campo di rap

porti reciproci di tutte le classl» af 
ferma Lenin E aggiunge « La < oscien 
za pohtica di classe pu6 essere portata 
all operaio solo dall esterno , cioe 
dall esterno della lotta economica, dal 
I esterno dei rapporti tra operai e pa 
droni » 

Questo caiattere < esterno* della co
scienza politica rispetto all immediatez 
za dell esperienza operafa e del rap
porto operaio-padrone, 6 rappresentato 
e garantito appunto dal partito Ci6 
non signlfica ovviamente che 11 par 
tito sia il luogo di una teoria distacca 
ta e astratta dall esperienza concreta 
delle masse significa invece che nel 
partito si realizza una accumulazione 
stonca e critica delle espenenze real! 
II partito in altre parole rappresenta 
il luogo ove 1 esperienza concreta vie 
ne elaborata a Iivello della sclenza e 
dove qumdi si tende a mdividuare e a 
perseguire costantemente — a seconda 
dei diversi gradi che di volta in volta 
raggiunge la lotta di classe — il punto 
di saldatura e di fusione tra I elemento 
« coscien7a esterna > (accumulata sto-
ncamente) e 1 elemento «lotta unme 
diata » 

Lotte immediate 
e prospettiva 

E evidente che questo punto di sal 
datura tra i due elementi si sposta — 
per cosi dire — a seconda del dvello di 
< maturita » del capitalismo a seconda 
del grado di acutezza che nelle vane 
realta nazionab raggiunge la contrad 
dizione fondamentale tra forze produt 
tive e rapporti di produzione e a se 
conda infine del grado di « maturita > 
sociale politica e orgamzzativa realiz 
zata — in ciascuna realta nazionale — 
dalla classe operaia stessa 

In particolare il dislivello esistente 
tra la coscienza politica nvoluzionana 
e il momento c immediato > deila lotta 
contro lo sfruttamento pud notevol 
mente attenuarsi — senza peraltro ve 
nir meno — quando (come avviene nei 
sistemi di capitalismo maturo caratte 
nz7ati da una funzione nuova e deter 

U lortuie Inflltte dalla pollzla wrlUa nel campl dl priglonla In Siberia orano partlcolarmente efferal* Eccone una prova agghlacciante un prigfonlero 
BjalltlcQ, laflalo c Incatenalo, vlena fruslato con uno ipoclale t nerbo» che poteva produrre lea ion I spesso mortal) 

m name tiello stalo nello v̂ luppo L 
numiLu) bi td piu stietto e organ L I 
nesso tra economia e pol lica meitit 
i processi di iocidlu/a/iune dtlla pio 
du/one i del lavoro e I nitgia/ n 
ci entente tra Tabbnca e so*, eta pt n 
^ no !a Lla se opetdd nf ,nd D e i 
dere qualilat vamenle Id stcta delle pi 
pi le r i e i r i i i / t m e delle pioprie id 
pdiita contidltudli 

F in cindi7<m cc me queste cl e la 
lid r\enrlidl\H pun i ^al rt di 1 trf 

nunte dal immed alez/d del rappoil 
opera o padione a obiell vi intermedi di 
per se g a ricehi di conlenuti politic. 
lie nforme di strulturaj tali cioe da 
porre la classe operaia in rapporto con 
I insieme delle altre classi sociab e con 
!a direzione politica dello btato e fa 
vorire un avvtcinamento soslan/iale ira 
lotta smdacate e lotta politica (nel 
quadro di un processo che rende al 
tempo stesso sempre piu mdispensa 
bile 1 autonomia dal partito delta va 
bia costellazione di orgamsmi in cm 
M espnme i] movimento nvendicativo 
delle masse) 

Cio pu6 avvemre ovviamente se \i 
e una torza soggettiva un partito ca 
pace di inlerpretaie la nuova realld d?i 
piocessi economico socidli e di ddeguar 
\ tsi b a in termini di aziont. pulitna 
sid in termini di organ zzazione e di 
rapporti con le mas.se Anali/zati solto 
questo profile il modo d essere e la 
struttura stessa del partito comunista 
in un Paese di capitalismo sviluppalo 
non puo non differennarsi — ferma la 
concezione generale a cui ei siamo n 
chiamati — rispetto alle specitiche ca 
ratlenstiche ch esso assume in un Pae 
se di capitalismo arretrato o addnittura 
piecapitabstico 

C)6 che viene a modificarsi ad ar 
ncchirsi di nuovi contenuti e in pnmo 
luogo U rapporto tra avanguardia e 
masse e i) ruolo stesso delle avanguar 
die nella nvoluzione La carattertstica 
essenziale dell epoca precedente — che 
ha visto il processo rivoluzionario avan 
zare e vincere essenzialmenle negli 
« anellt deboti » della catena nei paesi 
capitahsticamente arretrati — & stata 
quella di affidare all avanguardia un 
ruolo che potremmo defimre t totaliz 
zante » pressoche esclusivo nella deter 
minazione delle scelte di lotta su cui 
poi chiamare all azione le grandi mas 
se 

In tab condiziom I avanguardia era 
portata ad assumere oggettivamente un 
carattere mmoritano per certi aspctti 
illumimstico di direzione dall alto La 
sua elaborazione e iniziativa politica 
gmngevano ad una piena fusione col 
movimento delle masse essenzialmente, 
se non esclusivamente in deteiminali 
momenti cruciab nei penodi di ensi 
acuta della societa davanti a collassi 
economici a guerre o a quel partico
lare stato di tensione che si determine 
nelle lotte contro sangumose dommazio-
ni stramere o contro tirannie autocra 
tiche Questo pecubare carattere che la 
avanguardia assume in sunib circostan 
ze si nflette spesso — come 1 esperien 
za stessa ci ha mostrato — anche dopo 
la press del potere nel mantemmento 
da parte del partito di un atteggia 
mento prevalentemente c pedagogico » 
rispetto alle masse che pud tradursi 
col crescere della nuova societa in for 
me «patemahstiche » e talvolta auto-
ntane 

Nell epoca nostra e piu precisamen 
te in una fase m cui il movimento ri 
voluzionano si pone sempre piu acu 
tamente il problema di un confront© 
col capitalismo maturo e di una avan 
zata su questo nuovo terreno il rap
porto tra avanguardia e masse si pone 
In termini profondamente nuovi e di 
versi Qui la classe operaia di per se 
come classe ha un peso sociale senza 
precedentl E' di fatto la classe piu 
numerosa oltre che la piu omogenea 
della societa I nuovi hvelh di socia 
uzzazione della produzione e del la 
voro comportano una un ficazione piu 
profonda e oggettiva della classe ope 
raia m quanto tale e rendono possibi 
le un suo rapporto piu diretto e orga 
nico con tutti i settori della vita so
ciale Cresce la sua maturita non sol 
tanto < sociale > ma tecnica e cultura 
le mentre la tendenza ad una piu ar 
ticolata stratificazione degb altn ceti 
sociali e alia proletanzzazione o semi 
proletanzzazione di molti di essi esten 
de obiettivamente I arco delle potenzia 
b alleanze 

In questa sltuazione il ruolo dell avan 
guardia consiste soprattutto nello stabi 
hre un rapporto immediato e orgamco 
con le grandi masse nella sua capaci 
ta di far partecipare con piena consa 
pevolezza le masse a tutti i momenti 
del processo rivoluzionario all elabo
razione delle scelte alle decision! al 
1 iniziativa 

Un avanguardia che pretendesse dl 
avocare a se 1 elaborazione della stra 
tegia e delle scelte pohtiche fondamen 
tali per poi calarle tra le masse una 
avanguardia che ncercasse un rappor 
to con le masse puramente sporadico 
sulla base d un malcontento contmgente 
o di motivi meramente tattici con 1B 
speranza di trascinarle verso esplosio 
ni e traguardi nvoluzionan un avan 
guardia — infine — che pretendesse 
di agire come una sorta di c comman 
do > staccato dal grosso dell esercito 
non assolverebbe la sua Tunzione non 
sarebbe di fatto un avanguardia ma 
una mosca cocchiera e in defimtiva 
nsulterebbe nociva ai fini della lotta 

Nella prospettiva di questo nuovo rap 
porto tra avanguardia e massa — piu 
ravvicinato e nel contempo piu impre 
gnato di quella estrema dialetticita dei 
processi reab ch e Upica dei sistemi 
capitalistic! matun — possiamo com 
prendere appieno il valore non soltanto 
della teoria gramsciana dell egemoma 
ma anche dell elaborazione di Togliat 
t del c partito nuovo » alia quale dob 
biamo il processo di formazione de! 
nostro partito dal dopoguerra ad oggi 
e di cui soprattutto oggi e possibile 
cogbere tutta la portata innovatrice e 
nvoluzionana II « partito nuovo » co
me partito di quadri e di massa nasce 
in effetti dalla consapevolezza della ne 
cessita di spostare m avanti il punto di 
fusione tra «coscienza politica» ed 
t esperienza pratiea > m un proce%so 
n cui avanguardia e massa — senza 
Hiinullare la dtstinzione dialettica tra 
i due termini — ricercano i! mass mu 
di saldatura neltaztone di ogni giorno 
nella lotta comune all Inlerno della 
etessa organizzazione politica come par 
tecipi dello stesso processo di forma 
zione 

Adalberto Mtnucci 

II 
marxismo 
di Lenin 
La grandezza del capo dei bolscevichi sta nella 
genialita con cui egli rielaboro creativamente 
la dottrina, rompendo i ponti con i modelli teo-
rici e politici foggiati dalla tradizione 

Sold«tl d«tl Armate Rossa, In prima tinea contro ) • truppt • blanch* i , rlctwno 
la visit* fraterna delta popolaiiona dl un pa«» victim 

DA MOLTC PAIITI (anche dalle piii 
impensate) si e parlato spesso di 

una sostanzidle estianeita di Marx al 
I Ottobre per dire che 1 anomalia sto 
nca di uia < nvoluzione contro it 
Capitale» — come la chiamd Antonio 
Gramsci — costituiva una patente 
smentita della analtsl di Marx Se U 
capitalismo cade nel suo punto pill 
basso — si ragionava e si ragiona — 
cid significa che un capitalismo evo 
luuvo regge alia presstone stonca del 
proletariate e del movimento social! 
sta e significa poi anche che il socia 
lismo e possibile soltanto al Iivello piu 
basso dello sviluppo moderno Risulte 
rebbe insomma tanto che un < capital) 
smo orgamzzato» sgomina il marxi 
smo quanto che un socialismo orgamz 
zato (m stato) e possibile soltanto nelle 
« zone arretrate » del mondo 

Sotto questo ragionamento sta 1 idea 
pill o meno esphcita che la teoria le 
mniana dell tmpenalismo abbia ne] 
complesso sostituito 1 analisi de) Capt 
tale e che in generale i) lenimsmo co 
stituisca una sorta di surrogato teonco 
politico del marxismo E una idea dif 
fusa non soltanto dai cntici del marxi 
smo, ma anche dai < marxisti » dogma 
tici (quelll — per intendersi — che 
sotto Stalin non costruirono il monu 
mento a Marx progettato da Lenin) 
Ma 6 un idea che non ha mente a che 
fare con Lenin la cui genialita consi 
stette — m sede dt analisi sociale — 
propno nel rilevare che la dinamica 
stonca del capitalismo scoperta dd 
Marx sul corpo dell Inghilterra evo 
luta stava gia sul fmire del 19° se 
colo coinvolgendo la Russia contro 
1 idea populisia che questa costituisse 
invece una « eccezione stonca > E del 
resto da questa riscoperta — ad un 
bvello stonco piu alto — della conti 
nuita mondiale del si sterna capitalistico 
che Lenin pole estrarre quella sua teo 
na dell tmpenalismo da lui stesso defi 
nita in polemica con Buchann come 
c una sovrastrultura de) capitalismo > 
quasi a confermare nelle parole stesse 
ta essenzial ta primana della Indagme 
di Marx 

Per altro verso se negb anni 90 
Lenin argomentava le sue tesi sul ca 
pitabsmo in Russia nsludiando Marx 
non e certo un caso che Marx intra 
prendesse lo studio del russo sul fini 
re degli anni 60 e lasnasse una intera 
biblioteca russa di economia e di ^ta 
tistica nella sua casa di Londra 

Se e vero che Marx dedic6 la sua 
analisi principalmente alia descnzio 
ne del capitalismo c puro * fu pro 
pno Marx a notare per pnmo che 
una novita essenziale del capitalismo 
stava nel fatto che con esso nasceva 
per la prima volta una stona davvero 
universale e cioe una stona di inter 
condizionamenti e di mterazioni go 
nerali che coinvolge\a I intero piane 
ta un crollo della borsa vilon di 
New York — diceva Marx — si riper 
cuote anche in Austialia 

La spaccatura 
verticale 

Dopo Maix — q ieito e il \c o p 
lo da meditare — 1 Europa occideni il 
non riusci ad espnmere una analisi e 
quindi una conddta poht ca conipni 
bili con quelle piopo^te da Lenin per 
il movimento socialista russo 0 soc <i 
lismo pratico affondd nel biratro apeiio 
dalla spaccatura veiticale tra riformi 
smo e mas^imalismo mentre il sociali 
smo teorico si perse nel dibattito at 
torno a Bernstein sposando i idea che 
il capitalismo era fimto con I 800 oppu 
re 1 altra (equivalente) idea che nulla 
era cambialo nel capitalismo euro 
peo del 900 Gli uni pensarono che -
mancando il crollo econumico — s 
tiattava oinm soltanto d raccattan 
dallo stato borghese le bnciole ch 
esso era disoosto a gettare al proleta 
i ato gli aim che si dove^se atten 
dere il t momento buono * della c rs 
e del crollo automatico e finale del 
capitalismo testando nel frattempo su 
eh spalti Hi una lotta d ch*.se che 
ncomincia t e finna nella 1 tin ecn 
nnmica N( I it a come n II altra ala 
teonca del socialismo venue cosi in 

luce il vuoio teorico assoiuio dl una 
teoria dello stato che fornisse il Ion 
damento di una llnea politica di tran 
sizione 

Fu un caso che Lenin desse oltrt 
all anahsi del capitalismo in Russia 
anche una teoria del partito (enn il 
Che fare9) e dello stato (con Stato 
e nvoluzione) che pur nella sua ade 
lenza alle specifiche condizloni della 
Russia costitui — si pu6 ben dire - Id 
sola alternative dl teoria politica or 
ferta dal marxismo dopo Marx e Id 
plu acuta nelaborazione della marxia 
na critica dello stato rappresentaUvo 
borghese7 Ovviamente no Ne h una 
evidente prova quella tenace lotta con 
tro 1 economismo che caratterizza tut 
ta la camera politica di Lenin schit 
randolo contro J < marxisti legal) > e 
contro gli «economist! > contro i an 
ctalnvoluzionari e contro I menscevi 
chi rella rlvendicazione — volta a vol 
ta puntualizzata in modo diverso — 
di una autonomia politica del movi 
mento rivoluzionario che non scadesse 
a separatismo « isolamento politico 
e di una efftciente direzione politic, rt 
operativa e quotidians delle masse clu 
non scadesse a nformlsmo e a subor 
dmazione verso gli istitutl politici do 
nunanti 

Una strategia 
reinventata 

r u propno passando fra quest! due 
equivalent) nschi politic) e scanaandoli 
entrambi che Lenin formo un partiti 
capace di fare la nvoluzione in Russia 
e sbozzd quel modello di stato dei So 
viet che si contrappose vittoriosamente 
alia tardiva e asfittica nediiione russa 
dello stato rappresentativo borghese 
occtdentale 

Per strano che possa sembrare )a 
giandezza teonco politica di Lenin t 
il vigore del suo marxismo teonco c 
pratico stanno nella genialita con cui 
egh nelabord creativamente il mai \ 
smo ncevuto rompendo t ponti con 
i modelli teonci e politici foggiati dal 
la tradizione pur intendendo con gian 
de fmezza teonca che i) capitalism! 
occidentals era stato il laboratorio m 
cui Marx aveva scoperto una dtnamiia 
stonca universale seppe con ecceiK 
nale acume pohtico coghere la valen 
za specifica che la scoperta dt Mai\ 
poteva e doveva avere nella Russia 

Nacque quello che e stato chiamut 
il i volontansmo politico > di Lenin 
e che fu in realta la geniale tradu 
zione « russa * delle scoperte « ingli 
si > dt Marx Se per un pnmo aspett 
£ lecito dire che I*ntn non apphc n 
quasi mente della tradizione socialtsia 
occidentale e remvenw quasi comple 
tamente la strategia del socialismo pei 
la Russia (unica eccizione Torse fu 
n qualche misura la tradiziono del 

la Comune di Pangi che in occidente 
era gia quasi soltanto un tragico n 
cordo) per un secondo aspetto ocoor 
ie dire che questa fu la sua creaaione 
marxista piu vera e piu alta al punto 
che chi poi scambio nuovamente ii 
marxismo per mera a pp I lea zione rii 
i n qualche modello a^sistette al tr« 
ceo fallimento dei soviet tiapiantatt 
n Germania o in Unghena 

Dill ottobre m poi questa leztone di 
I enin si npete con singolare instaten 
?& Marx non forntsce ncelle e H mar 
x smo non snstituisce certo quella che 
renin chiamava « I analisi concreta dp I 
la situazione concreta* Sei\e mvect 
a fondarla nffrendole una trama es 
senziale di tpotesi sulla dinamira pe 
nerale della societa moderna La pre 
sen?a dt Marx nell Ottobre come tn 
oeni altro processo di sviluppo dellfl 
nvoluzione socialista sti nella validity 
enerale d quelle ipolesi e nella ca 

pacita die esse hanno di siimolare VP 
I ificht pertinent! e aziom p ilitkh* 
efficati C una presenzn afFidata ma 
alia individuazione delle lenden?e ten 
Itimenlali dell epoca sia all* stimuli 
teonco e piatico che es-;e fornisron 
agli uomini che \ogbono conoscere il 
mondo moderno e a qutlli cite lo voglm 
10 tnsforma e 
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