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La cultura italiana tra '800 e '900 

L'«anti-Croce 
di Eugenio Garin 

Un libro che entra senzo concession! e infingi-
menti nel vivo della realta con il deliberate 
proposito di mutarla e di invitare a mutarla 

II nuovo libro di Euge
nio Garin. La cultura ita
liana tra '800 e '900 ( B a n 
Laterza, 1962, pp. 361, li
re 2.500) suscitera senza 
dubbio asprc discussioni e 
v ivac i polemiche. Gia an-
zi, su l le colonne del Mon-
do, Turcaret gli ha dedico-
to un articolo insol i tamente 
sgarbato e persino v io len-
to — e altri attacchi certo 
seguiranno da var ie parti. 
E' il destino, o megl io la 
funzione, dei libri clie en -
trano nel v ivo del la realta, 
senza concesssioni o infin-
gimenti , ma con il delibera-
to proposito di mutarla e 
di invitare a mutarla. 

E' altresl faci le prevede-
re che , trascurando la pri
m a parte del vo lume, i sag-
gi pure assai importanti su 
personal i ty e situazioni cul
tural! « t r a Ottocento e No-
vecento >, i commentator} 
concentreranno la loro at-
tenzione sui due scritti con
c l u s i v e < D i alcuni aspetti 
de l la filosofia ital iana do-
p o la guerra> e «Quindic i 
anni dopo (1945-1960) ». 
In questi scritti , infatti , Ga
rin riprende e sv i luppa. da 
posizioni c h e a noi s em-
brano piu avanzate , l'acuta 
indagine gia svo l ta per il 
per iodo precedente nel le 
s u e Cronache di filosofia 
italiana. S i tratta di un 
r iusci to tentat ivo di usci-
r e dal consueto schema 
del la storiografia fdealisti-
ca, secondo eui le idee so-
n o figlie c madri di altre 
idee , in un susseguirsi non 
so lo astratto ma anche mec-
canico, e di intraprendere 
invece la faticosa ricerca 
dei nessi e de l le influenze 
reciproche tra filosofia, so-
cieta, politica. 

II primo grande tema che 
si pone aH'attenzione di 
Garin e quel lo di un appro-
fondimento crit lco del com-
plesso ed ambiguo rappor-
to tra una cultura filosofl-
ca conservatrice, quale u 
stato l'idenlismo ital iano di 
Croce e di Gent i le , e il 
quadro polit ico c h e ha per-
m e s s o prima, mantenuto 
poi , il potere fascista. E' 
questo un punto dolente 
delta storia italiana tra le 
due guerre, jntorno al qua
le , in modo sempre piu 
chiaro, fanno nodo in ma-
niera drammatica gl i sfor-
zi di analisi e di ricostru-
zione critica del nostro re-
cente passato. 

N e si tratta, come da 
qualche parte si flnge di 
pensare, di valutare le re-
sponsabil i ta personali di 
questo o di quel l ' intel let-
tuale . m a di respingere la 
troppo faci le proposta cro-
ciana di sanatoria generate, 
secondo la quale , nell ' insie-
m e , si sarebbe avuto in Ita
l ia, nel tragico ventennio , 
un regime polit ico ultra-
reazionario, ma una cultu
ra antifascista. c h e conti-
n u a v a e faceva progredire 
l e ideal ita dell 'Italia l ibe-
rale. U n giudizio di tal g e 
n e re fc scopertamente det-
tato da una precisa preoc-
cupazione politica: quel la 
di considerare il fascismo 
c o m e < una parentesi >. o 
tutt'al piii un bubbone del
l a societa italiana. Chiusn 
la parentesi , est irpato il 
bubbone, si poteva ricomin-
icaire da zero, c ioe dagli 
svo lg iment i socio-economi-
ci , politici , culturali c h e a-
v e v a n o caratterizzato l'lta-
l ia prefascista. 

In luogo di una autocri-
tica, un vago compiac imen-
to , in luogo di una analisi 
de l l e respons ib i l i ty e degl i 
errori degl i intel lettual i , 
i v i compresi quel l i antifa
scist!, uno schema di c o m o -
d o . tanto piu fac i lmente ac-
ce t ta to e d ivulgato quanto 

' p i u connesso al vecch io v i -
z i o d i tanta parte de l la cu l 
tura i tal iana, c h e e que l lo 
di garantirsi una posizio-
n e « a l di sopra de l la mi-
s c h i a > , quando non addi-
r i t tura u n dorato paradiso 
d a < a n i m e bel le >. 

D e l resto , c o m e osserva 
• ni t idarnente Garin, at teg-

g i a m e n t i di tal genere non 
s o n o so l tan to una forma 

' compiac iuta di autodifesa, 
. m a m i r a n o ben oltre, hanno 

l o s copo non sempre chiaro, 
, m a i confessato, di attestare 

l a cul tura su una posizio-
,'- n e sa ldamente conservatr i 

c e : l'autocritica s incera e 
analit ica significa infatti 
una rottura c h e s e r v e ad 

I \ andare avanti; m a se e pro-
: prio ques to che non si v u o -
l e . andare avanti , e ovv io 
c h e qualsiasi ripensamen-

• to crit ico debba apparire 
n o n so lo superfluo, ma ad-

•1 dfrittura dannoso e con-
troproducente. Da qui gli 

;;stri l l i di Turcaret, cui si 
| 4 accennava; ma da qui an

che il profondo significato 
hK^j « rivoluzionario > del la in-

i dagine compiuta a tale pro-
iposi to da Garin, una inda-
1 " che , bisogna ricono-

dopo Gramsci la s i

nistra itnlinna non aveva 
sinora compiuto con tanta 
schiettezza 

Da queste premesse muo-
v e l'nnalisi che Garin corn-
pie del lo svo lg imento del
la cultura ulosofica italia
na in questi ultimi quindi-
ci anni: dai primi fermen-
ti del dopoguerra s ino al-
le piii recenti posizioni dei 
neopositivisti e pragmati-
sti, dei fenomenologi , dei 
marxisti . Le correnti idea-
l ist iche e spiritualist iche 
non sono nffatto sottovalu-
tate nel loro peso ancora 
ri levante e nel loro s igni
ficato di espressione della 
ancora assai forte trndizio-
ne conservatrice e accade-
mica nel la cultura italiana, 
ma .1'attenzione di Garin 
e g iustamente rivolta a c io 
che e nuovo, o che si muo-
v c nella direzione del nuo
vo. La cultura italiana do
v e ancora compiere s ino 
in fondo, ma ha gia inizia-
to, queH'opera di revisione 
critica che gramscianamen-
te, osserva Garin, < non 
pu6 consistere ne in un li
bro, n6 in una formula: si
gnifica la ripresa della s to
ria d'ltalia, in un'analisi di 
tutti i suoi aspetti, in tutti 
i campi, in tutti i problemi 
e in tutte le soluzioni, per 
una decis ione operosa ca-
pace di incidere sul la s i-
tuazione, sugl i istituti , sui 

costumi, sui modi di pen
sare, sul le idee, su l le gui
se deU'educazione, settore 
per settore, puntualmente, 
legando una consapevole 
esigenza a un'attivita pre
cisa >. Garin riconosce am-
piamente, in questa pro-
spett iva di lavoro, 1'appor-
to dei marxisti italiani, e 
insieme i limiti della loro 
azione, le difllcoltn che 
hanno dovuto e ancor de-
vono superare, i pericoli 
che incombono sul lo stesso 
svi luppo del le correnti filo-
sofiche e ctilturnli piu a-
vanzate. 

Tra questi pericoli, ag-
g iungiamo per concludere, 
il maggiore e oggi forse un 
certo stato di confusione 
che ci sembra di avvertire 
nella cultura di sinistra di 
ironte ai recenti svi luppi 
politici del centro-slnistra; 
anche da questo stato di co
se il libro di Garin trae 
una sua singolarc attualita. 
E del le sue analisi bisogna 
far conto, confermandole, 
svi luppandole , se si vuole 
muovere piu agevolmente 
verso quel faticoso proces-
so di c riforma intel lettua-
le e morale > che Gramsci 
indicava come uno dei 
compiti essenziali del la ri-
voluzione socialista in Ita
lia. 

Mario Spinella 

storia politica ideologia 
:K •; Gil scritti fiiosofici 

Modernitd 
di Voltaire 

Eugenio Garin 

La rlvalutuzione dcWi 
cultura c della fdosofia del-
I'llluminismo non e di og
gi in Italia. Anche se so-
pravvive ancora, in alcuni 
settori della cultura con-
temporanea, il pregludizio 
di una tradizionc che ha 
negalo ogni rilevama filo-
sofica al pensicro di Vol
taire, c da tempo che la 
battaglia per spczzarc que
sto prcgiudizio c statu nel
la cultura italiana combat-
tuta e vinta. Si puo tro-
wir?ie una testimonianza 
nelle numerose traduzio-
ni e nci non pochi c anche 
prcgevoli stiuli uoIteri«ni 
che si sono avuti in Italia 
negli ultimi quindici anni. 
Una ulteriore e significa-
tiva confermn di quanto 
I'atmosfera sin profonda-
mente cambiata in questo 
senso vienc ora dalla nuo~ 
va e ampia raccolta dei te-
sti fdosofici di Voltaire cu-
rata da Paolo Serini in due 
orossi volumi della rinno-
vata collana laterziann dei 
< Classici della filosofia 
moderna > (1). Una inizia-
tiva s imile olcnni decenni 
fa sarebbe stata giudicata 
stravagante e in ogni caso 
sarebbe apparsa assurda e 
inconcepibile ai dircttori 
c consiglieri della benemc-
rita ma compassata collc-
zione latcrziana: oggi inve
ce non sorprende ncssuno, 
e nemmeno le si pud piu 
attribuire, daft i prcccden-
ti, wn vnlore di rottura. 

Con cio non si intende 
sminuire il significato del
la nnova raccolta volteria~ 
na; ne sarebbe giusto ve-
dere in essa una sempli-
ce registrazione cditoriale, 
quasi una sanzionc ufficia-
le, di un 1atto culturalc gin 
acqnisito. Si tratta al con-
trario di un momento im-
portante di una battaglia 
culturale tuttora in corso e 
che ha conosciuto negli ul
timi anni alternc vicende. 
Dasti pensare alio sposta-
mento di intcrcssi, avvc-
nuto in ambienti fiiosofici 
progressivi, dal razionali-
smo di Voltaire al razio-
nalismo di Husserl (il che 
e un bcl passo indictro, 
per non dire un capitom-
bolo, un rituffarsi nelle ac-
quc torbide della piii an-
*ica' tradizionc speculati-
va). fn rcaltd spezenre il 
prcgiudizio che cscludc 
Voltaire dal * tempio > del
ta filosofia c una cosa, ma 
un'altra cosa e comprcn-
dcrc e accettare la lezio-
ne che viene dal pensic
ro voltcriano, 

Questi due volumi di 
« Scritti fiiosofici > ripro-
pongono talc problcma nci 
termini piii concreti e so
n o un'ottima occasionc per 
mcttcrc a fuoco alcuni 
aspetti tutt'altro che. se-
condnri del nostro dtbatti-
fo c»/fnrnle. 

schede 

Crescita di una comumta 
E" apparsa recentemente In una nuova 

collana di Bompiani la traduzione di una 
cJassica monografla sulle trasformazlonl 
cultural! desli abitanti di Manus (un'isola 
vicina alia Nuova Guinea Orientale ammi-
ntetrata daU*Australia> nel periodo tra 
ij 1928 e il 1053. Margaret Mead. Crescita 
aj una comunitA primitive, Milano. Bom
piani 1962. pp. 512. XVI tav. ft . L. 2 500). 

Il libro e molto utile oerche I'autrice, 
Margaret Mead, ha avuto Veccezionale oc-
casione dl poter ritornare dopo 25 anni nel 
villagsio di Per! in cui aveva rffettuato nel 
1828 delle riccrche rivolte in particolare ai 
problemi deU'educazione e dello sviluppo 
della personality degli adolescent!, ritro-
vando il modo di vivere complet3mente 
sconvolto da un movimento politico-re!i-
Bioso aftlne al -cargo-cul t - , diretto pro-
prio dagli xiomlni di quella generazione di 
cuj cssa aveva studiato la formaziooe. La 
materia e quindi aflaseinante: soprattutto 
chi ha sia conosciuto gli ampli studi ge-
nerali di V. Lanternari c di P. Woreley eui 
movimenti religiosi di tipo milIcnari*t:co 
dei popoli oppressi. trova in questo libro 
una preziosa documentazione suali aspetti 
assunti d.il - cargo-cult - nel pirrolo nu.v 
dro del villasgio di Peri. *ulla per>on.Tlit.\ 
dei enpi e dei - predicatori Imci - del movi
mento. 5ucli atteggiamenti degli esponcn'.i 
della vecchia aristocrazia tribale di fronte 
alle nuove fstituzionl. sulle conseguenze 
della sconcertante « improwisa trasforma-
zione dell'etica tradizionale neirambito dei 
s:ngoli gruppi familiari. 

Se questo materiale presenta un crande 
Interesse documentario. as*ai deludente e 
per6 nel complesso il tentativo di interpr?-
tarlo. La Mead, che * assai quotata nesSi 
ambienti etnologici e antropologici statu-
nitensi. e ci tiene a ripeterlo in piu occa
sion!. cade in una serie di stentate sch»-
matizzazioni nel tentativo di cogliere il 
oroccsso che portb la popolazione appa-
rentemento diffldente e chiiifa della costa 
meridionale di Manus a reagiro all'occupa-
zione prima grapponese e pol americana 
con un movimento teso — dopo la prima 
fase esclusivamente religiosa — alia costni-
zionp dl un nuovo sistema di vita, fondato 
juirimitazionc di quello - occldentale • + 
sullo sforzo di sostituire tccniche modern* 

e razionali ai process! tradizionali di pro-
duzione e di scambio. 

L'equlvoco nasce sia dalla genericita dei-
la descrizione del precedente modo di vi-
vere dej Manus fbasti dire che la Mead 
liquida la loro mitologia spiegando cbe 
- era com post a da una serie di fa vole sen
za connesslone cbe si imperniavano sulle 
vicende di strani uccelli— »>. sia — ed in 
maggior mteura — dal concetto astratto di 
- csvilta moderna - cui I'autrice ricorre con 
molta superflcialita cadendo cosl tn serie 
contraddizioni. 

In modo particolare mentre cerca di sp»e-
carsi i motivi della iniziale diffidenza dei 
Manus verso i bianchi. dapprima tenta di 
definire propaganda comunista ogni rife-
rimento alio sfruttameto coloniale. per poi 
ammettere. incidentalmente, che in reaita 
sj'.i australiani prima della guerra tenta-
vano di imporre solo alcune parti — e 
non le piii gradevoli — del loro sistema 
di vita, precludendo tutte le altre. 

Anche la funzione delresercito USA (che 
ebbe per qualche anno attrezzatissime ba-
s: sull'isola) nella modiflcazione delle va-
lutazioni della civilta occidentale da parte 
dH Manus viene impostata dapprima su 
un tncredibile panegirico deH'uguaglianza 
.-.ooi.-ile e razzialp <sic> negli Usa. per poi 
la?c.3r capire che in realta I soldati sta-
tiiniten*i mfltienzarono favorevolmente ! 
Manu-5 solo percho. oltre ad essere dotati 
di ingenti quantitativi di alimenti e di og-
getti d*uso (appartenenti airamministrazio-
n« militare) che erano eempre pronti a of-
frire in cambio di ptccoli lavori. e c c . ave-
vano come caratteristica fondamentale 
quella di essere personalmente estranei e 
indifferent! agli interessi europe! e austra-
liani nell'isola. estranei cioe al processo 
dj sfruttamento coloniale. 

Malgrado questi limiti 11 libro rimane 
senz'altro meritevole di Iettura: quasi do-
c inque infatti la descrizione degli aweni -
menti prevale sulle interpretazionl forzate, 
e balza fuorl l'appassionante vicenda degil 
unmini che tentarono con successo dl su
perare 5 000 anni in pochi mesi: una VIVA 
testimonianza della enorme carica costrut-
tiva che esiste In potenza in ogni - cultura 
primitiva ». 

Antonio Moscato 

Del curatore della rac
colta, Paolo Serini, va lo-
data non solo la scelta \e-
lice dei tcsli c la cura con 
cui li ha tradotti e nnno-
tati, ma in primo luogo la 
sobria e intclligente intro-
duzionc, che ha il nicrito 
tra I'altro di sgombrarc il 
campo dalle questionl sc-
condarle, e comunquc non 
pih attuali, come quella 
dei limiti di Voltaire al-
I'intcruo della cultura il-
luministica. Che nello svi
luppo del razionalismo set-
tccentcsco le posizioni di 
Voltaire siann rimaste ar-
relrntf rispetto n Rousseau 
da una parte, <• « Diderot 
c d'llolbuch dall'altra, non 
si pud contestare; e Serini 
non solo non lo nusconde, 
ma lo sottolinea documen-
tando Vaccentuarni delle 
prcoccupazioni moderate, 
che assumono in ccrti mo-
menti perfino una curvatu-
ra conservatrice, nelt'iilti-
ma fase del pensicro uolte-
riano. Ma, detto cio, si pud 
respingere tranquillamcn-
tc la tendenza a vedcre in 
questi l imit i hi cnraltcri-
stica fondamentale della 
filosofia di Voltaire. 

Insufflciente perche trop
po generica v anche, in 
fondo, la consucta qualifi-
ca di filosofia militantc. Un 
geniale filosofo militantc 
era pure I'anticonformista 
Pascal, il quale pcro com-
battcva su una trincea oj>-
posta: c I'anticonformista 
Voltaire non esita a diri-
gere su di essa alcuni colpi 
ben assestati senza lusciar-
si paralizzare da certe con-
vergenze parziali. Anche 
questo e un esempio da 
meditarc in una situuzionc 
in cui si tendc spesso a 
confonderc la battaglia 
per la toller'anza con una 
scampagnata eft nmtci cor-
diali e a consiilerare I'an-
ticonformismo come la piii 
sacra delle aOinitii clcttive. 
Ma si penst ancora a Hus
serl, per avcre un termi-
ne ravvicinato di parago-
ne: ncssuna filosofia pud 
dirsi piii militantc delta 
sua. Anche troppo, biso
gna aggiungcre; giacche si 
pretende che solo In filo
sofia sia veramente mili
tantc, fino a concepire la 
crisi della civilta moderna 
come un sottoprodotto se-
condario della crisi della 
filosofia. Vienc cost ricsu-
mato il vecchio ideale pla-
tonico del filosofo come 
guida e reggitore dell'uma-
nita: basta quindi mettere 
ordine in casa della filoso
fia perche vengano risolti 
tutti i problemi della con-
vivenza sociale. Partendo 
dall'esigenza positivistica 
di costruire la filosofia co
me < scienza rigorosa » 
Husserl riescc a restaurare 
soltanto wn idealismo rigo-
roso, grazic al quale a$-
scgna alia filosofia, co
me «circonfnto dell'intera 
ivmanita*, il compito di 
sollcvare Vuomo dall'acci-
dcntalita dell'esistcnte ri-
portnndolo a l ia comprcn-
sionc delta sua prctesa es-
senza universale, spirito 
immortale che si appaga 
solo di se stesso. 

La concezionc opposta c 
quella di Voltaire. La fi
losofia per (tii e non solo 
sempre militantc e monda-
na, anche quando si tra-
teste con panni diversi, 
ma tanto piii e cfficacc c 
pud inftuirc sugli uomini 
quanto piii si presenti in 
uno stato impuro, ptd m o 
scolata agli affanni e ai 
problemi <contingenti* de
gli uomini. Sarebbe del re
sto sbagliato cercare la fi
losofia di Voltaire soltanto 
nei suoi scritti che si qua-
l i^cono diret tamente come 
fiiosofici; e giustamente il 
curatore di questa antolo-
gia si e attenuto a u n cri-
icrio piu largo. Ma anche 
quando c impegnato nel 
piu esplicito d ibatt i to filo-
sofico Voltaire non manca 
di sottolinearc la sua dif
fidenza verso i filosofi tra
dizionali la cui caratteri-
stica c di csscrc sempre c 
soltanto filosofi. Cost, nel 
Filosofo ignorantc, dopo 
cssersi intrattenuto sulla 
polenijca di Baule con Spi
noza, opprouando gli ar-
gomenti dell'uno contro 
I'nlfro, conclude improvvi-
samente sbarazzandosi del
le controvcrsia stcssa, in 
quanto destinata ad csau-
rirsi all'interno di una cer-
chia ristrctta di iniriati: 
« da Talctc sino ai profes-
sori delle nostrc universi-
td, ai piu chimcrici raoio-
nafori e ai loro stcssi pla-
giari, ncssun filosofo in
flux nemmeno sui costumi 

Francois Marie Arouet de Voltaire 

del quarticrc dove abita-
va. Perche? Perche a con-
durrc gli uomini non c la 
mctafisica, ma il costume. 
Un vomo solo, etoqucntc, 
abile e accrcditato, molto 
pud sugli uomini, mentre 
cento filosofi nulla possono 
se sono solamcntc filosofi >. 

Cio che e modcrno in 
Voltaire non e pcro sol
tanto la sua concezionc 
delta filosofia: e anche, c 
soprattutto, il contenuto 
piii proprio della sua bat
taglia filosofica, la lotta 
della ragionc contro Vin-
tolleranza. Qui la moder
nitd di Voltaire c anzi, si 
pud dire, ancora piii acccn-
tuata di quanto non lo fos
se nella sua stessa epoca. 
Bcrlrand Kussell (un filo
sofo contcmrioranco che. 
voltcrianamcnte. non c 
solamcntc un filosofo) os-
scrvava recentemente — e 
non si vede come gli si 
potrebbe dar torto — che 
le sofferenze causatc dalle 
lunghc guerre distrnggitri-
ci tra cristiani e maomet-
tnni. pn>fesf«inft c cattolt-
ci. non >*on<> in alci.n mode 
paragonabili a cro che d<>-
vremmo attenderei se <cop-
piassc un conftitto nuclca-
re: < I'intolleranza e stata 
dannosa nel passato. ma 
era un male che i i potern 
sopportarc. Oggi se Oricn-
tc e Occidcntc non impa-
rano a tollerarsi a vicen
da ne Vuna ne Valtra par
te potra sopravviverc >. 

Si sa d'altra parte quan-
ti equiuoci siano sorti in-
torno alia idea di tollcran-
za, che e stata spesso col-
legata, a torto, a una con
cezionc patcrnnltsticn e 
scetticheggiantc della fun
zione delle idee, a una ri-
duzionc del razionalismo 

ad empirismo assoluto. 
Dalla influenza di una tale 
concezione non era immu
ne lo stesso Voltaire, ma 
da lui possiamo ancora im-
pararc che la tolleranza 
pud e deve csscrc congiun-
ta all'intransigenza polemi-
ca, e in ncssun caso c legit-
tima giustificazionc di mol-
lezze ideologichc c di flac-
cidi accomodamenti, dato 
che e essa stcssa idea < ro-
busta e mal i z iosa» . f n 
quanto al resto, dovrebbc 
perfino csscre superfluo 
aggiungcre che la nostra 
concezione del mondo non 
pud piii essere quella che 
fii di Voltaire, ancorata al 
deismo settecentesco e agli 
orizzonti scientifici dcll'c-
poca. Sarebbe come prc-
tendere che Vautorc del 
Trnttato sul la tol leranza 
accettassc il sistema car-
tesiano. 

Per questa parte invece 
c da ripeterc per Voltaire 
cio che egli diceva pro
pria pc Descartes: «. . .s i 
pud ben dire che restava 
degno dt ytima sin nci suoi 
errori. Egli si ingannd, ma 
In fece almeno con metodo, 
con cocrenza: distrusse le 
assurdc chimerc con le 
quah da ducmila anni si 
iniatiuiva la gioventii; i n -
segno agli uomini del s u o 
tempo a ragionarc e a ser-
rirsi contro di lui delle 
sue stessc armi. Se non pa-
gd con moneta buona, eb
be il ornndiss imo mcrito 
di averc scrcditato quella 
falsa >. 

Valentino Gerratana 

Lombardo 

Radice 
e I'educazfone 
della ragione 

U) VOLTAIRE. Scritti fUosoff-
ri. a cura di Paolo Serini, La-
tenM. B.*rt 1962 («CIa*aici della 
filosofi.i moderna-), 3 vol!, pa-
tfinc b63, L. 12 000. 

Per ragioni varie. tra cu: 
molto pesano pregiudizi orc-
ditati da maestri immer^i 
quasi completamente nelln r -
cerca scientiflca, non sono po
chi. e sono anzi. forse. in net-
ta maggioranza. t'li uomini cii 
scuola che diffldano della pc-
dagogia o la disprezzano- !a 
trovano vuota, noiosa. inutile; 
vi sentono un ottimNmo in-
sipido. a volte ftddirittuia 
puerile, che risolvc facilmen
te tutti i problemi percho ne.— 
suno ne pone seriamonte; la 
considerano una carientun; 
inconscia della Hlo-ofia Con-
fesso di essere s-tato a lunuo 
in questa probabile maggio
ranza: neppure oggi. del resto. 
po"=so dirmi un convertito: se 
mai un perplesso. Ma neppuro 
il nemico piu incallito della 
pedagogin potra trova re noio-
so questo libretto di Lucio 
Lombardo Radice: io I'ho tro-
vato delizioeo. fresco, pleno 
d'una gioia calma ed arlopn, 
d'un entusiasmo senza reto-
rica. che si comunicano con 
l'immediatezza di cio ch'e sa-
no e vitale. Sara perch6 l'au-
tore e un appassionato di pe-
dagogia piu che un podagogi-
sta di professione: comunque 
il libro ha scosso. debbo cor.-
fessarlo. i miei s-ildl pregiu
dizi antipedagogici 

" Appunti 
di didattica » 

La frcschezza si deve alia 
esperienza viva di Lucio Lom
bardo Radice come uomo d: 
scuola e come padre ancora 
piii che come uomo di scuo
la: qui vedete le conclusion; 
general! <e mai nssolute) ve-
nir fuor! da tante piccole o— 
servazioni condotte tra le p~-
reti domestiche e fuori. sen-
tite come la passione pedauo-
gica da una vita delle piii co-
muni enuclei problemi e pro-
spetti soluzioni di largo inte-
rectee. -Appunti di didattica -
Tautore considera queste suo 
pagine. Com'e noto. e'e d<\ 
tempo un vezz 0 diffuso di 
pubblicare sotto i! titolo di 
- appunti •» le cose che si stam-
pano per esimersi dal dovero 
di approfondirle e definirlo. 
Qui pero ntente vi e di grezzo. 
di vago. di improvvisato: il 
libro fedl-« appunti - solo nci 
senso molto positive che e 
radicato (ma non chiuso) nel-
l'esperienza vissuta di tutti i 
giorni. solo per il suo costrut-
tivo (e non dispersivo) empi
rismo. 

Ma non in questo e Tim-
portanza del libro: rimportnn-
za e nell'ispirazione oigan'ca 
degli -appunt i - , da non con-
fondcrsi con la elaborate s:-
stematicita. la quale riesce 
spesso opprimente Tale i<;p!-
razione organica non s: puo 
definire con due parole, ma 
credo di coglierne il nucleo 
piii importante nella preoccu-
pazione a educare neli'uomo 
sin dalla preadolescenza. an
zi sin dalla tenera infanzia. !a 
ragione. la facoltn di coglie
re. analizzare. ordinare la 
realta oggettiva. lTn gro?so 
ostacolo alio sviluppo deila 
ragione si crea alimentando 
nei bambini la paura del-
l'ignoto. coltivando Vanirr.i-
smo (la tendenza nd nttnbuire 
un'anima ad ogni ocgetto). 
Vartificialismo (la tendenza a 
spiegare tutti i fenomeni del
la natura come costruzionl 
artificiali dell'uomo o di esse-
ri superiori). Altro ostacolo 
alio sviluppo della ragione. 
oltre che incentivo alTipoeri-
sia. e I'abitudine di sostituire 
ad uso dei bambini spiegazio-
ni false a certe spiegazionl 
vere considerate tabu: non c'b 
una verita per i bambini ed 
una verita per I grand:: c*e 
solo un diverso linguaggio da 
tenere ai bambini per spie
gare la medesimn verita Pr.-
gine utilissime sono dedicate 
al modo di alimentare nei 
bambini il gusto deUn Iettura. 
la passione per i grandi pro
blem! e le idee cenerr::i. 
la tendenza aH*orginizznz:one 
cncJdopedica de! sapere 

Gli interessi 
del bambino 

Alle mortificazioni ant:che 
della ragione infant.lc si sono 
aggiunte mortificazicni recen
ti- l'insegnamenTo «ciertiiico 
fissato per le seuoie elementr:-
ri nei programmi Ermini del 
1955 si riduce ad una contem-
plazione stupita * misttchc^-
giante della natura, che ncn 
alimenta certo la curio*,ta drl 
bambino per la sp.ecazione e 
d'altra parte trascum del tut-
to cio che neH"amb;en;e del 
bambino e creaz.ore della 
scienza umana: il bambino di 
oggi non s'intere>>a solo della 
luna o dell'albero, ma anche 
e forse piii. della radio o del-
l'aeroplano Se la parte dei 
libro riguardante I'educazione 
domestica ha un suo limite 
inevitabile nel fatto che prt>-
suppone un livello di rgiatez-
za borghese o almeno piceoio-
borghese. la parte ricunrdr.nle 
I programmi scolasf.ci (un C3-

pitolo molto ricco i-> dcdic;tto 
al primo insegn.unento dell.i 
aritmetica) tocca uiio <1»M pro
blemi n.izionali p'li scott mt . 

Dunciue. l^pinzione lllumi-
nistica" Tra 1P i*omponenti 
del marxismo tiuo^t.'i «\ crodo, 
la piii viva in Lucio Lombar
do Radice Ma \ ienrt Mibito 
dopo la eomponento ^tor;c.<ti-
ca. che in questo ca5o ^crvp. 
del resto. a nici?lio fond.ire 
una tenden/a gia illumini^ti-
ca: la tendenza alia tollor.in-
za. anch'essa da aliment.>re 
sin dall'rtn piii tenera con 
I'abitudine a confrontarc le 
opinioni. a discutere. col non 
propinare nessuna verita co
me assoluta. colT'iisegiiarr-
senza imporre. Ne e da pen
sare che la preoccupazione a 
educare la ragione corra il 
pericolo di isterilire la per-
sonalita del bambino: uiacehe 
la ragione del bambino non 
e da sviluppare contro il gio-
co o contro la fantas.a. ma 
Tie/ gioco e nrlla fantasia <si 
vedano. per e s . le pagine de
dicate al gioco degli indovi-
nelli) Cii) a cui mira l"au-
tore. e uno sviluppo armonlco 
di tutto l'uomo prima dnlla 
necessnria specializzr.zione: il 
suo bambino e un piccolo Leo
nardo (ovviamonte questo li
bro s'illumina molto meglio 
per chi conosca I'oper.i pre
cedente dell'autore. L'uomo 
del Rinascimento. dove i.lcuni 
temi sono anticipati e dove 
la concezione generate della 
vita, che c a fondamento de-
s.li " appunti di didattica ••. 
e meglio approfonditi). 

Mono me la sento di segui-
re l'autore nell'ottimismo. 
goethiano ancora piii che 11-
luministico. alia cui insegna 
si chiude il libretto (come g;a 
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'~*ks? 

L. Lombardo Radice 

L'uomo del Rinascimento*: ma 
il d.scorso porterebbe troppo 
lontano Non vorrri finire sen-
ZT sesnalare l'utilita di que-to 
libretto per marxi-ti e non 
marxisti: per i rmrx.sti in 
funzione antidommat-ca. giac
che questo e un esempio \-.vn 
di cio che il marxismo sa ds-
re in qual«iasi c impo. quando 
non <i chiuda .u formulc, 
quando sappa arr.cchir«i. co
me «empre deve. con l>-pc-
r.enza vjia. aprir>i nd altre 
correnti d: pensicro (mirab -
le e requ.J-br.o ron cui in 
questo Lbro ven:ono nceolt; 
esigenze e sugcerimenti pe^ -
tivi di <.?tem: ped igocc i 
combattiit.): per i non mirx.-
sti che il famt.smo r.on r-bb:a 
a n f o n ottrnebraM perche non 
<emphfirh no !.i cr . t :n e du*-
tilr rioche?/.-, del mars «mo 
per f.-.r^ene un nem.co di co
medo m un e:oeo troppo f.i-
cile e troppo «ter:'-"' 

Antonio La Penna 

LlClO LOMBARDO RADICE: 
l.'rttiirattonr ilrlla menlr, 
VA\ itori Riunitt (in collabo-
r.i. ienc- eon II gtornale 4et itr-
lorl). l'jtA pagg. 117. L- «0-
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