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La crilica comunista alle concezioni 

individualisliche dell'azione rivoluzionaria 

I bolscevichi 
e il terrorismo 

II severo giudizio di Lenin • « Ai due poli op-
posti delta spontaneity» - Un attentato del 

1916 e la posizione di Radek 

II marxismo segna il pas-
saggio del comunismo dal-
I'utopia alia scicnzu (come 
visione eritica), proprio in 
quantu, analizzando e defi-
nendo le leggi die regolano 
la societa capitalistica, indi-
vidua anchc la natura e la 
funzione oggcltivamcnte ri
voluzionaria della elasse ope-
raia. Inscgna che se la rivo
luzione prolctaria ha biso-
gno della consapevolezza po-
litica della elasse operaia, 
che assume coseienza di se 
organizzandosi in partito, 
essa non puo essere resa 
possibile soltanto da un atto 
soggettivo di intelligenza e 
di volonta, ma dal maturar-
si, nel seno della vecchia so
cieta, delle condizioni e delle 
forze capaci di rovesciarla. 
II comunismo passa cosi dai-
la immaginazione astratta 
della «citta futura », alia 
individuazione, dirczione ed 
organizzazione del movimen-
to reale che e in atto. Si 
fa politica e sempre piii po-
litica di grandi masse orga-
nizzate, capaci di intervenire 
in ogni momento della vita 
sociale e politica, capaci di 
utilizzare tutte le istituzioni 
statali e sociali che giovano 
alia lotta della elasse ope
raia e dei suoi alleati. 

So raffrontiamo al marxi-
smo l'operare di quella fi-
gura pur splendida di rivo-
luzionario, contemporaneo a 
Marx, che fu Blanqui, ab-
biamo l'impressione che i 
due appartengano ad epoche 
storiche differenti. Non che 
Blanqui non intenda la in-
dispensabile partecipazione 
delle masse alia lotta rivo
luzionaria, ma egli ritiene 
che esse possano essere mes-
se in azione da una inino-
ranza rivoluzionaria audace 
ed eroica e gli sfugge che 
il rapporto deH'avanguardia 
con le masse non puo esse
re subitaneo, ma va a lungo 
costruito in una permanente 
aderenza alia situazione e al 
movimento reale. Egli non 
conosce le leggi che gover-
nano la societa capitalistica 
e ne fa n no emergere le con-
traddizioni, non intende la 
rivoluzione come un proces-
so che deve essere attenta-
menie guidato 

Ancor oggi noi possiamo 
individuare nelle avventure 
* rivoluzionarie >, nei colpi 
di testa di minoranze piu o 
meno dispcrate, una radice 
di blanquismo: il sostituire 
alia elasse operaia, alia sua 
azione ed organizzazione, al 
movimento delle masse, l'i-
niziativa individualistica. 

Ora, e proprio la compren-
sione scicntifica della fun
zione della elasse operaia, 
politicamente guidata, del 
processo reale della rivolu
zione e delle leggi che lo 
governano. cio che colloca il 
marxismo dalla parte oppo-
sta al terrorismo indivi-
duale. 

La cosa e chiara in Le
nin. Tulti sanno che Lenin 
giovinetto conobbe la trage-
dia di un fratello (Alessan-
droi giustiziato per un at
tentato contro lo Zar. Si sa 
che qucsta tragedia suscito 
in Lenin ancora ragazzo una 
prima volonta rivoluzionaria 
e fu di qui che parti pro-
babilmenle una riflessione 
politica che lo porto sulla 
sponda opposta al terrori
smo e ad ogni concezione 
individualistica dell'agire ri-
voluzionario. 

Proprio il tcsto che eeli 
dedica alia tcoria del parti
to rivoluzionario — Che fa
re? — contiene il giudizio 
piii severo sul terrorismo e 
indica la parentcla che lo 
lega aH'opportunismo spon-
tancista. « Economist! e ter
rorist! si prosternano da-
vanti ai due poli opposti del
la spontaneita; gli economi-
sti dinanzi alia spontaneita 
''del mo\imento operaio pu-
ro", i terrorist! dinanzi al
ia spontaneita degli intcllet-
tiiali che non sanno collcga-
re il lavoro ri\olu/.ionario c 
il mo\imento operaio». 
« ...Terroristi cd cconomisti 
sottovalutano lattivita ri
voluzionaria delle masse... ». 

1,'inscgnamento di Lenin 
' a in senso opposto: guida 
al supcramento della spon
taneita, alia costruzione, con 
la conquista c lo sviluppo 
della tcoria rivoluzionaria. 
della coseienza di elasse, ad 
una azione multilatcrale, di 
massa, che investa tutta la 
vita sociale e politica. « Per 
dare asli operai cognizioni 
politichc, i socialdemocrati-
ci devono mularc fro tuttc 
le rlasri della ponnlazionr, 
devono inviare in tutte le 
dirczioni i distaccamenti del 
loro csercito ». Di qui Le
nin dcriva, tra i'altro, anchc 
quello che deve essere i'at-
teggiamento della elasse o-
peraia rivoluzionaria nei 
confronti della rivoluzione 
dcmocratico-borghese: ' II 
marxismo inscgna al prole
tariate non ad appartarsi 
dalla rivoluzione borghese, 
a mostrarvisi indiffcrcnte, 

ad abbandonarne la dirczio
ne alia borghesia, ma, al 
contrario, a parteciparvi nel 
modo piii encrgico, a lotta-
re nel modo piii rigoroso 
per una democrazia proleta-
ria conseguente... ». 

Eraintendono completa-
mente il senso della aspra 
eritica di Lenin alia demo
crazia borghese quelli che 
ne derivano ragioni di indif-
ferenza nei suoi confronti. 
La eritica di Lenin alia de
mocrazia borghese colpisce 
i limiti sostanziali che essa 
pone ad una partecipazione 
effettiva delle masse popo-
lari alia vita politica e sta-
tale; la lotta di Lenin per 
la democrazia e mossa dal
la consapevolezza che, attra-
verso di essa P in essa, si 
pone in atto la partecipazio
ne piu ampia possibile del
le masse alia lotta politica, 
la conquista della coseienza 
di elasse, c qui si matura la 
possibilita di superare i li
miti della democrazia bor
ghese per instaurare una 
democrazia reale, socialista. 

Ci si consenta, per l'ava-
rizia dello spazio, di com-
piere un salto e di conside-
rare la posizione che i bol
scevichi russi assumeranno 
— forti dell'insegnamento 
del marxismo e di Lenin — 
di fronte all'atto terroristi-
co con cui Friedrich Adler 
— della sinistra della social-
democrazia austriaca — voi
le, uccidendo nel 1916 il pri-
mo ministro Stiirgkh, desta-
re l'Austria dalla sua apa-
tia e scuotere il movimento 
operaio dal suo opportuni-
smo. Scrive Radek: «F . 
Adler appartiene alia schiat-
ta dei Sazanov e Kalaev, 
che ebbero la debolezza, la 
incredulita e la sfiducia nel
le masse proprie di una par
te degli elementi rivoluzio-
nari. E come 1'azione di 
quelli pose alia socialdemo-
crazia russa il problema del 
rapporto del partito nei con
fronti del terrorismo politi
co, cosi 1'azione di Adler 
pone il movimento di Zim-
merwald [che raggruppava 
la sinistra della II Interna-
zionalcl di fronte alio stes-
so problema. Poiche anche 
in altri paesi possono sorgc-
re situazioni capaci di spri-
gionare azioni simili. La pro-
fonda solidarieta timana con 
il compagno Adler, che e 
uno dei nostri, non ci deve 
impedire di porre il proleta
riate dinanzi ai pericoli che 
incombono alia sua battaglia 
se ci si ponesse sulla stra-
da pcrcorsa da Friedrich 
Adler. Si, anche a costo di 
correrc il rischio di avere 
momentaneamente contro di 
noi molti dei nostri amici, 
noi dobbiamo dire alle mas
se operaie che cosa insegna-
no a proposito del terrori
smo politico le esperienze 
della rivoluzione russa, del 
grande movimento proleta-
rio delle masse ». 

E Zinoviev: * Al terrori
smo noi opporremo la tat-
tica della violenza rivoluzio
naria delle masse... > 

Qui appunto si coglie la 
distinzione tra la violenza 
rivoluzionaria di massa e il 
terrorismo individuate, che 
viene operata dal marxismo 
e che trova la piu compiu-
ta sistcmazione nella tcoria 
leniniana della dittalura del 
prolctariato. La rivoluzione 
viene intesa come un pro
cesso che mette in moto 
grandi masse, che ne mol-
tiplica lattivita fino a quel 
momento in cui l'insurrezio-
ne armata c l'atto conclusi
ve. di massa appunto, di un 
movimento prima di tutto 
ed essen7iaimente politico, 
che gia ha paralizzato la ca
pacity della reazione stata-
le delle forze dominant!, a-
vendo conquistato alia elas
se operaia I'alleanza delle 
masse popolari decisive (in 
questo caso contadine) e 
dei soldati in armi. Insurre-
zionc popolarc armata che 
— nel caso della rivoluzio 
ne d'ottobre — intervicne 
quando e venuta meno la 
possibilita di uno sviluppo 
pacilico della rivoluzione 
stessa, quale era veluto dai 
bolscevichi. La dittatura del 
proletariate, a cui approda 
la rivoluzione, si prcsenta 
si nel suo primo momento, 
nel eoreo della guerra civi
le, come I'esercizio della 
violenza aperta, non limita-
ta da alcuna legge, contro 
la elasse capitalistica e del
la nobilta terricra, ma ap 
punto come violenza delle 
masse organizzate. Essa e 
destinata a trovare ben pre
sto (Lenin pone qucsta esi-
genza gia nel 1020), proprio 
pcrche il mo\imento rivolu
zionario di massa si muovc 
lungo la costruzione di un 
ordinc nuovo, il suo assetto 
p la sua Icgittimazione giu-
ridica del nuovo potcre sta-
talc, sicchc la coercizione 
passa dalla violenza aperta 
alia legge. 

Luciano Gruppi 
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A COLLOQUIO CON RAFAEL ALBERTI 

Un poeta neHe strade di Boira 
Il legame dell'artista con la vita del nostro paese, scelto per il secondo esilio 

dopo un quarto di secolo vissuto in Argentina - La citta, la passione popolare, 

« il gran teatro notturno di Trastevere », la « corrida delle automobili » - 1 ver-

si che partono per il mondo, sempre piu verso la Spagna - Un'arma contro il nemico 

Una via del centro storico a Roma 

La collana « Lo specchio » 
di Mondadori, ha pubblicato, 
a cma di Vitterio Bodini e 
con prolego deH'Autore. un 
nuovo libro di poesia di Ra
fael Albert!, « Roma, perico-
lo per i viandanti », il terzo 
negli ultimi sei mesi, dopo 
« Alia pittura » (Editori Riu-
niti) e « Gli 8 nomi di Picas
so » (Grafica Internazionale). 

Scritto fra il 1964 — 1'anno 
successivo a quello nel qua
le il poeta decide di stabi-
lirsi a Roma, dopo un quarto 
di secolo di esilio in Argenti
na — e il 19fi7. so quanto que
sto libro gli sia caro e come 
lappresenli per lui una sorta 
di certificate) di cittadinanza. 
un salvacondotto stabile, si-
curo, di cui l'esiliato, e Al-
berti lo e nrmai da oltre 35 
anni. ha bisogno piu di ogni 
altro. 

Alberti vive in Trastevere. 
nella popolare via Garibaldi, 
in una casa della quale sua 
moglie, la scrittrice Maria Te
resa Leon, ha fatto l'autenti-
ca e Tunica riconosciuta am-
basciata di Spagna nel cuore 
di Roma. E' una casa estre-
mamente operosa. nonostante 
le continue visite di amici ita-
liani e spagnoli e di quelli 
che arrivano dai quattro pun 
ti cardinali. spesso sconosciu 
ti. venuti « a vedere » il poe 
ta. Rafael scrive e dipinge 
disegna. incide in una piccola 
stanza che farebbe la gioia de 
suoi biografi e dei cacciatori 
di curiosita. in un disordine 
di cui lui solo, e non sempre, 
possiede la chiave. Maria Te
resa lavora a un piccolo ta-
volo in una grande sala bian-
ca. conventuale: li e nato il 
suo ultimo libro — ma gia ne 
sta scrivendo un altro. un ro-
manzo, un doloroso. incredibi-
le caso umano. frutto come 
tanti della guerra civile spa-
gnola — quelle « Memorie del

la malinconia » che. edito da 
Losada in Argentina, riscuo-
te in America Latina e in 
Spagna uno straordinario suc-
cesso e sara presto tradotto 
anche in Francia e in alcuni 
paesi socialisti. 

Parlare di un libro con Al
berti. e un'avventura. Altri 
libri. altre idee, progetti. lito-
grafie. incisioni appaiono e 
scompaiono continuamente. Fi-
nisce che il libro di cui vole-
te parlare diventa la cosa me
no importante. 1'occasione per 
un incontro. una specie di 
viaggio. Questa volta, pero, 
e un po' diverso. Alberti e 
commosso: «Ricevo lettere, 
telefonate, telegrammi da aini-
;i scrittori e critici, piu spes
so da sconosciuti, lettori di 
ogni parte d'ltalia e romani, 
certo, in maggioranza ». 

Una «domanda» 
che cresce 

Gli chiedo a che cosa attri-
.huisca questo successo spon-

taneo del suo ultimo libro. 
«Guarda, si tratta di un li
bro speciale. scritto per una 
Roma molto speciale anche 
essa. E Roma e Roma, ha 
amici ovunque. come me che 
ci vivo e molti. molti altri 
che vorrebbero viverci. Poi 
r'e l'interesse della gente del 
quartiere. In Trastevere pro-
babilmente non si legge mol
to. ma la voce circola e so-
no gia numerosi quelli che me 
ne hanno parlato ». 

E' probabile. aggiungo. che 
i trasteverini avvertano che 
il libro e. in fondo. scritto 
per loro. 

« Certo. Ma non vorrei che 
sembrasse che voglio restrin-
gere il mio amore per Ro
ma a un solo quartiere. Ho 

A Roma una mostradiella piu receiife produzioriegrafica 

II manifesto Bolitico a Cuba 
Centoventi esemplari per una rassegna itinerante « come testimonianza della rivoluzione 
e come simbolo di amicizia » verso tutti i popoli - Le tappe di una ricerca che continua 
I problemi della societa rappresentati sui muri - L'invito a ragionare e a partecipare 
«II manifesto politico cu-

bano ha una funzione viva, 
vincolata all'azione... Un ma
nifesto del " Che" in Italia 
si trasforma in una imma-
gine romantica; in Inghil-
terra o negli Stati Uniti il 
manifesto serve a creare 
una atmosfera; la grafica 
hippy si basa su colori psi-
chedelici e le parole sono 
contorte. ma non importa. 
la sua funzione e puramen-
te decorativa. Qui, a Cuba. 
il manifesto deve risponde-
re a una doppia funzione: 
deve dire una cosa e deve 
dirla con un linguaggio gra-
fico della maggior quanta 
estetica possibile...)). 

Le parole di Edmundo De-
snoes si adattano bene alia 
mostra del manifesto cuba 
no ordinata a Roma presso 
l'lstituto Italo-Latino Ameri
cano, all'EUR. contempora-
neamente alia settimana de 
dicata alia produzjone cine 
matosrafica. Sono circa cen
toventi manifesti, dei piii 
recenti. che si propongono 
come « rassesna itinerante» 
per allargame la «diffusio 
ne a tutto il mondo, a te-
stimoniare la Rivoluzione 
costante del nostro paese e 
come simbolo di amicizia 
\erso tutti i popoli». Qual 
e il cammino oercorso dalla 

grafica rivoluzionaria cuba 
na che qui ci appare in tut
ta la sua ricchezza di ricer
ca tecnica, di dialettica e di 
cariea politica? 

Ripercorriamone le tappe, 
servendoci dello scritto di 
Desnoes e della nostra espe-
rienza personale. All'inizio — 
dice Desnoes. e l'« inizio» 
significa sempre quel 1959 
che vide la vittoria della Ri
voluzione . — i nostri mani
festi erano di un realismo 
crudo, boschi di braccia mu 
scolose, operai dal corpo mo 
struoso e dalla testa come 
quella di uno spillo e il co
lore non vibrava. era mono-
tono. In occasione del Pri
mo Maggio del '63 lanciam-
mo un attacco contro i ma
nifesti che coprivano l'lsola 
e che abusavano di operai 
muscolosi e corpulenti...». 

A partire da quegh anni. 
in seguito al dibattito che 
si sviluppo. la cartcllonistica 
cubana prese due direzioni: 
il manifesto della COR (Com 
missione di orientamento ri
voluzionario). un po' elemen-
tare. e quello dei settori 
« culturali », quali 1' ICAIC 
(l'istituto del cinema), la 
Casa de las Americas, il Con-
sejo de cultura. In Italia si 
sono visti questi ultimi. le 
2ati alia produz-ione o alia 

Manifesto dedlcato a Camilo- Torres 

importazione cinematografi 
ca e ad avvenimenti cultu 
rali: disegno raffinato, com 
posto spesso di figure tratte 
da antiche incisioni ed im 
messe in nuovi elementi sim 
bolici di molti colori. o ispi-
rate al disegno infantile. Si 
abbandonava la stampa tipa 
grafica o litografica, per usa 
re la serigrafia, arrivando ad 
adoperare sino a 30 colori. 

«Con questi manifesti si 
e contribuito alia educazio 
ne del popolo, mettendo un 
po' fuori della porta il rea 
lismo pedestre e stereotipa 
to». ricorda Desnoes, avver-
tendo che « non si puo dire 
che il popolo non capisce: il 
popolo non deve restare fer 
mo alia ripetizione degli ste 
reotipi ». Tuttavia si ricono 
see che il realismo fu una 
tappa necessaria per la mo-
bilitazione del popolo. quan 
do ad e?empio si paventava 
una seconda Playa Giron e 
dalla sera alia mattina bi 
so^nava mobilitare i cubani 

Con Rostgaard. piii avanti. 
nasceva l'idea grafica centra 
le di un nuovo modo di in 
tendere il manifesto (come 
la rosa dalla spina sangm 
nante della «Canc;on prote 
sta» o i sette fucili del 
la prima conferenza della 
OLAS). Intanto Martinez 
(che non figura in questa 
mostra, mentre Rostgaard 
ha un solo manifesto ed e 
del tutto assente Mederos 
autore di una bellissima se-
r:e sul Viet Nam) pro?€gu; 
va sulla sua strada figura 
tiva, disegnando personaggi 
famos! e anonimi con la stes 
-a liberta di .^e^no e di co 
lore. Nel 19fi9 sorgeva. cosi. 
:I primo < Salor.e nazionalo 
del manifesto 26 luslio » ch j 

raccoghe le opere di tutti ; 
cartelionist;. le seleziona. le 
premia. le espone 

Nella mostra dellEUR s: 
verificano le scelt« compiu 
te: l'uso generalizzato della 
serigrafn. la riproduzion? 
costante delle parole dordi 
ne della r:\OiUZ.ione. la scorn 
parsa d. ;mmagini (troi 
che» dei leader cubani (il 
•i Che» e presente. ma sen 
za esasrerazioni e Fidel c; 
s\r«i si e no una volta). lar 
jo spazio alia fantasia fino 
all'astrazione. Quello che 
rolpi^e non e «oltanto la 
rura con cm i manifesti so 
no realizzati. quanto la n 
cerca dell'idea o del simbolo 
'he. partendo da dati comu 
ni. conosciuti. porti colli: 
che guarda a nflettere, a 
-,igio"ire. 

Molti doi manifesti di oc 
4i sono ded.cati ai problem: 
< cntici » della societa cuba 
na: l'aventcismo dal lavoro 
lo sprero dell'onergia clettri 
ca, la zafra. C'e quello tutto 
bianco che dice «No se vc 
pero hace dano» (non si vc 
de, ma fa danno). Avvicinan 
dosi si distingue 11 trattcg 

Manifesto per il decimo anniversario di Playa Giron 

j ,ato di una figura umana. 
v< Staccatelo e scoprirete un 
\uoto. un vuoto nella produ 
z'.one: indtsciplina. impro 
duttivita. basso rendimento. 
assenteismo. questo e il dan 
no». Un manifesto presenta 
tre chiavi inglesi e i nspet 
t:vi bulloni: un quarto bui 
lone e senza chiave inglese 
La scritta dice: «Guerra al 
Tassenteismo». II problema 
dell'elettricita: un fondo scu 
ro. con tante lampadine bli 
e una sola bianca, accesa 
a Solo il necessario », avver 
te la didascalia (e noi nt 
ncordiamo un altro. tuttf 
nero. con in bianco soltanU 
una parola: « clik », di estre 
ma efficacia). 

L'uso di un linguaggi' 
stringato. si trova anchc a! 
trove: l'impulso alia zafra 
per esempio. non e solo dat< 
dalla figura della canna tn 
gliata. ma dalla scritt. 
« chass)» (si pensi anche al 
la tradizione letteraria cu 
bana, come dimostrano cert 
pcesie di Guillen, il qualt 
u-a giochi onomatopeici co 
me lo « zac-zac » — «tagiia 
re teste come canne, cann 
come teste » — o il « songo 
ro cosongon dei aCanti cu 
bani»). 

I manifesti da ricordarc 
sono tanti: quelle per padre 

Camilo Torres (una croce, 
ma uno dei legni orizzontali 
e un fucile). la serie « !Cui-
dado! » sulla scuola; il ma 
nifesto bianco con le due ro
se. una blu l'altra rossa, mol
to piccole e le scritte «Jose 
Marti Ho Chi Min». quello 
per l'anniversano dei Comi-
tati di difesa rivoluzionaria 
(una grande freccia che pun-
ta ad un incrocio e centinaia 
di pxcoli simboli del CDR 
con l'uomo, il machete e la 
bandiera cubana). Quello, 
mfine su Playa Giron, o er
ror de calculo», dove si ve-
-1e una grande canna di fu
cile che occupa quasi tutto 
il manifesto e un'aquila USA 
con paracadute mimetizzato 
che vi sta precipitando den-
*ro. 

Naturalmente. una mostra 
jome questa sollecita la di-
scussione e la ricerca in va
ne direzioni. sul rapporto 
*ra manifesto politico e pit
tura. tra rivoluzione c popo 
.o. tra problemi reali e pro 
blemi rappresentati. ET un 
contributo che non vale sol
tanto per Cuba, ma anche 
ner il nostro paese, dove piu 
rorte e la contrapposizione 
tra manifesto pubblicitario e 
politico. 

Leoncarlo Settimelli 

vissuto, si puo dire, sulle due 
sponde del Tevere, tra Cam-
po de' Fiori e la Via Giulia. 
in Via di Monserrato. che c 
proprio il cuore dell'antico 
quartiere spagnolo. Anche li 
era meraviglioso: le strade 
piene di vita, gli artigiani, la 
libreria spagnola, le case a 
volte splendide, con immensi 
portoni. Conosco anche altri 
quartieri: il Parione, attorno 
a Piazza Navona. o dietro le 
Botteghe Oscure e Piazza di 
Spagna e Via del Babuino... 
Io sono un viandante, un pe-
done; non ho automobile e a 
Roma non potrei andare in 
bicicletta, io che ho sognato 
di diventare ciclista, neanche 
se lo volessi. Cammino mol
to. con gli amici o quando va-
do a comprare i giornali o i 
colori e la carta, o anche so
lo per cercare un caffe dove 
sedermi a scrivere. a pen-
sare >. 

Gli chiedo se potrebbe lndi-
dicarmi un luogo di Roma do
ve ricordi di aver scritto una 
poesia. «Molti, ma uno per 
tutti: la chiesa di San Giovan
ni dei Fiorentini. Nei giorn! 
del processo contro i giovani 
baschi della ETA a Burgos, gi-
ravo senza pace, angosciato. 
ripetendomi i nomi di quei 
giovani. quasi ragazzi. sul 
quali pendeva la minaccia di 
morte. Izko. Uriarte... era una 
specie di ritmo. di cadenza 
ossessiva. Finii per entrare 
nella chiesa. per riposarmi In 
queH'oscurita che corrlspon-
deva alia mia angoscia. Io 
volevo che quelle vite non 
fossero stroncate. E odiavo, 
alio stesso tempo, il respori-
sabile di quel crimine eventua-
le. Fu allora che mi vennero 
versi durissimi, tremendi, 
quelli stessi che poi hanno cir-
colato per il mondo, raggiun-
to la Spagna e in poche ore 
sono stati riprodotti e lancia-
ti per le strade di Madrid, di 
Barcellona e della stessa Bil
bao. tradotti in lingua ba-
sca J-.'***"'"' 

Ricordo anch'io l'emozione 
di quella sera, e come deci-
demmo di far giungere quel-
1'atto d'accusa in Spagna. an-
zitutto. e come, dopo averlo 
immediatamente tradotto. Io 
portassi aWUnita che lo pub-
blic6 il giorno dopo. Di que-
ste « poesie d'urgenza » — e 
delle traduzioni che spesso le 
accompagnano — e piena la 
vita di Rafael: telefonate mat-
tiniere, a volte a cielo oscu-
ro, ancora: traduzioni detta-
le. sillabate. Un distico per 
un partigiano caduto, dieci 
versi per un monumento al
ia Resistenza in un paesino, 
una lapide per un volontario 
garibaldino di Spagna. I se-
gni. insomma, di un legame 
con la vita del nostro paese. 
del nostro popolo che Alber
ti. cittadino onorario di Reg-
gio Emilia, medaglia d'oro 
della Resistenza. mantiene sul 
filo della poesia. 

Facciamo insieme il conto 
impossibile dei versi scritti da 
Alberti a Roma, in Trasteve
re. Sono molti. moltissimi. A 
volte approdane alle riviste. 
0 escono in giornali di pro-
vincia. o partono per varie 
parti del mondo- E sempre 
piu verso la Spagna. da do
ve la « domanda » cresce e si 
estende. 

« Qui a Roma — mi dice — 
e da Trastevere. quasi spin-
to da quella passione popola
re che si materializza in scrit
te e disegni sulle pareti scal-
cinate delle case, da quel'c 
falci e martello che interne 
ai cuori e ai segni piu au-
daci dell'amore ne fanno dehe 
pagine emozionanti e tutt'al-
tro che ermetiche. ho scritto 
le mle poesie di condanna del-
1'imperialismo e delle sue 
guerre, e di ammirazione per 
il popolo del Viet Nam >. 

Impegno 
e lotta 

Qui. all'angolo di Porta Set-
timiana. di fronte alle case 
della Fornarina, si ripete pun-
tualmente il rito deH'amicizia 
e della familiarita. Sono pochi 
1 passanti che non salutano 
Alberti per nome e sono. nel-
I'infinita maggioranza. giova
ni coi quali piu di una volta 
la conversazione 6 durata si-
no alle ore piceole. Da que
sto stesso angolo Alberti as-
siste. nelle notti estive. a quel
lo che chiama. divertito e 
cmozionato. «il gran teatro 
notturno del Trastevere in
ternazionale >: la sfilata dei 
personaggi bizzarri e slngo 
lari. popolani. vetturini. ca 
pelloni. turisti. le corse irn-
prowisc dei cani, i dialoghi 
urlati dai balconi alia strada, 
1'interminabile « corrida » del
le automobili... 

€ L'alma Roma — ripete -
t un garage ». t E la via Ga

ribaldi — commenta quasi 
grave — e un pericolo ». Ro-
vesciando l'immagine idilliaca 
e affettuosa che ne porta nel 
cuore, incomincia a denun-
ciare i mali e i rischi della 
circolazione senza frcno. E poi 
scherzosamente arriva a par
lare dei sampietrini, di que
sti incredibili ciottoli che for-
mano lo sconnesso selciato 
della strada. Sono le famose 
« piedras puntiagudas», en-
trate ormai nel mito, in forza 
dell'immaginazione del poeta. 
Ostili e impraticabili. peren-
nemente in agguato. sornione 
al sole o maligne nelle notti 
stellate, queste pietre costitui-
scono una presenza umaniz-
zata, i segni di un complotto 
sul quale si stende l'ironica 
risata del poeta. 

In queste strade. o meglio 
in questi vicoli dai nomi in 
genui o prestigiosi: Riari. Or-
sini. del Mattonato, del Cedro. 
della Renella, tra Santa Ma
ria in Trastevere. Piazza de* 
Renzi e di San Giovanni della 
Malva, e nato «Roma, peri
colo per i viandanti ». 

Lo ascolto parlare della poe-' 
sia, e scrivo: t La poesia na-
sce dal poeta, ma e della stra
da. degli uomini. E* a loro che 
bisogna restituirla, per accre-
scerne la tenerezza. l'intelli-
genza e perche. quando oc-
corre, diventi un'arma tre-
menda che colpisce il nenuco 
e lo abbatte. La vera avan 
suardia. la vera poesia rivo
luzionaria 6 questa. II restu. 
legittimo quanto si vuole. ri-
schia d'essere un fatto pri-
vato. sino aH'arbitrio ». 

Gli rivolgo un'ultima doman
da. quasi di rito: Dove vorre-
sti presenlare « Roma, perico
lo per i viandanti »? Non ha 
dubbi: «In Trastevere, coi 
trasteverini in prima fila. In 
una trattoria, se non addirit-
tura per la strada. Non di-
menticare ehe io sono, prima 
di tutto. poeta nella strada. 
come dice ,il titolo..della rac- ' 
colta della rriia poesia civile," 
politica ». E aggiunge: « Que
sto,' eur i ' l ibro 'd i 'v i ta , un li-:-' 
bro di tutti i giorni. di tutti 
i fatti grandi e piccoli. un 
libro di passione, di impegno. 
di lotta. E d'amore. anche. 
certo. O almeno, questo vo
glio che sia: un grido per la 
pace del mondo •». 

Ignazio Delogu 

Esplora fino a dieci 

miliardi d'anni-luce 

II piu grande 
telescopic* 
del mondo 

istallato 
sul Caucus® 

MOSCA. 30 
Nel nuovo osservatorio astro 

fisico deU'Accademia delle 
Scienze dellURSS. situato nei 
pressi del villaggio Zelenchuk 
skaja (Caucaso settentriona-
le). tutto e pronto per la fa-
se conclusiva: il montag^io 
del piu grande specchio del 
mondo del telescopio dal dia-
metro di sei metrl. 

Sotto le volte di una torre 
alta piu di 40 metri e stato 
montato il telescopio che pe-
sa oltre 800 tonnellate. 

II telescopio. che consta dl 
25 mila pezzi. e stato mon
tato dagli specialist! di Le-
ningrado. Diverse le caratte-
ristiche peculiar! dello stru-
mento. Normalmente uno de
gli assi dei telescopi e rivol-
to verso la Stella polarc. in 
posizione cioe inclinata. L'al-
tro asse gli e perpendicolare, 
In questo caso il peso di tut
to l'apparato sarebbe di non 
meno di 2.000 tonnellate. Per 
ridurre il peso dello strumen-
to e della sua parte inclina
ta, i costruttori sono tornati 
al « sistema azimutale ». noto 
dai tempi di Galileo, quaiido 
al posto dell'asse polare e in-
clinato si fissava l'asse vertt-
cale rivolto verso Io Zenith. 
Con cio il peso generale dello 
strumento viene ridotto ad 800 
tonnellate, ma viene reso mol
to piu complesso il meccani-
smo di guida del telescopio. 

Alia costruzione dell'osser-
vatono hanno partecipato piu 
di 250 fabbriche. Per il trat-
tamento dei dati scientifici 
e stato commussionato un po-
tente calcolatore elettronico 
ad azione rapida « M-222 ». 

Si prevede che il raggio di 
azione del telescopio tocchera 
le centinaia di migliaia di mi
liardi di chilometri. Sono pre-
viste rioerche di corpi extra-
galattici, che si trovano ai 
confini delluniverso da not 
osservato. Gil astronomi po-
tranno osservare oggetti spa-
ziali, la cui luce arriva sulla 
terra in circa 10 miliardi dl 
anni. 
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