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U£tTERA*UHA 

In memoria di Beppe Fenoglio 
e Roberto Battagiia 

Ipartigiani 
cosi com 'erano 

« Una questione privata» e «Un uomo un pariigiano» 
sono due libri nei quali il rigore delta testimonianza mo
rale implica la fondazione di una ricerca letteraria il 
cui stimolo rinnovatore e ben lungi dall'essere esaurito 

Roberto Bal l i iuha, morlo Irnmaluratnenle nel febbrnlo ilcl 1964, 
mentre llene una conferonza in un clrcolo giovanilo comu 
nista romano (a s in is t ra) , Beppe Fenoglio nella sua casa di 
Alba qufllche anno pr ima della morte (a destra) 

t 11 put solitano di tt.tti not die rtusci 
a fare il ramama che tuttt avevamo 
sognato, quanda netsurio piii se I'aspet-
tava, Beppe Fenoglta, e arrivo a sen 
verlo e nemmeno a fimrlo e marl pri
nt n til vederlo pubblicnto, nel pteno dei 
quarant'anm, II libra che In nostra 
(ienera2ione voleva fare fides 10 e'e', e 
il nostra lavoro ha un coronamento e 
tin senso. e solo ora. grazie a Feno 
glio, pass in mo dir< che una staatone 
e cnnpiuta » 

Italo Calvino trn.s.-e que.ste unpp 
gnat we frasi m prefazume a una nuo 
va edizione del suo t Sentiero dei rudt 
di ragno >, e non eiano salt onto del 
tale do uno tlancio di comniozione. 
Beppe Fenoalio con t Una questione 
privata» (che ora ritrnvmmo m un 
bel volume di Garzanti, asttpme ad al 
tn raccon'.i, pp W; I 2200) ha sent-
to davvero il libra in cm « e'e la Re-
sihtciua proprw com era. d\ dentro e 
di fuoit. vera come mat era stnta 
scritla, serlata per tanti nnm Umpida 
mente dalla memona fpdele, e con tuttt 
i valor I morali, tonto piu tort: quanta 
p'rii impliciti, e la commozione. e. la 
furia >. 

Propria cam'era E' leggendo « Una 
questiohe privata» che ho risentito 
anche perche una sottile continua ir 
ritazion-' prendeva me come tanti par-
tigiam I'avanti alle celebraztani del ven-
tennale della Resistenza Non ci si 
Ticonont eva In lutte quelle belle parole, 
di com nozxone e di edificaziove, non 
c'erano le cose pin semplici e piii vere 
della nostra guerra, tie" la tenstone ne 
la paur-i, ne" il senso della terra respi-
rata la notte in un bosco facendo la 
guardia, n6 la gtoia, Vistinto d\ col-
plre, r\(> il terrors di essere braccati, 
ntS I'avido, geloso, bisogno di un'arma 
conquislata, ne" la bruciante presenza 
del netaico sospettata all'angolo del 
senliero, n& il ricordo di come s'era 
prima, 4 Vestate della pace*, e la si-

garptta che si disfa nelle tasche e la 
coperta ammuffita tntomo alia testa, 
p. I'odore di britciato delle. palate senza 
sale e ti freddo nelle ossa, e i ditcorsi, j 
df-rorti che si facevano I 

Lpggere un rotnamo come questo di 1 
Fenoglio t* qunlcosa che da piii della ; 

pmoiione, pur profonda, di nfronare 1 
fa vent a E' In tcoperta esaltonte cho j 
la mi turn dell'ppopea, 0 te si male \ 
rieliavventi'.'a pin lollp e pet swale, ' 
d'un mnamnrato e di un infurialo. re 
sin nncora I'uatcn immagine chp lap 
pifj rendere aopieno anche IP candi 
ztan\ oqgettive (socinlnqiche. se si nuo 
le uiarp questo tprmmp orma\ \mp\p '• 
qatn ogni mortenio) della auerrn par ' 
tiQiana In qup'la corsa a pprdiftato di 
Vilton che a tutti 1 cos/i per mflioni 
s'Hf (una que.'tionc privata, appunto, 
un discorso da chiar'tre will'amore di 
Fulvta) deve liberore Vnmsco prtoto 
mero dpi fa^cstt — e cosi nassa da 
una frontiers <ill'altra. dn una cnllina 
alia valle. e cattum un repnbbtichinn 
PPT il t cambio » e poi lo uccide quan 
do questi qli ti rivnlta enntro. pd $ 
costrptto a sua vnlto a acappare come 
un ditpernto — tutto $ cnlto con quella 
nettpzza precisa che sola * tpieqn > la 
natura. il paesaqqto. I'animo. 1 pro 
taqonitti della lotta armatn 

Sembra che non si abbia neppure 
not, letton, il tpmpo di fervarci un 
attimo, travolti come tiarno dall'oftet 
tiva poesia dell'impresa di Miltnn Ep 
pure, ecco. i termini esatti dell'cspe 
rienza: i contadini cosl com'erano. dif 
fidenti, ma disposti a ritchiare con noi; 
il mitcuglio di qruppi e di orioini so 
ciali che si formava in una 1 banda 1; 
Vetcrna diicussione stille virtu di una 
armn automatica divenuta un mito; i 
rappnrtl di fratemitd snsfamiale e di 
concorrenza. di vwarita cocciuta, tra 
una formaztcme e Valtra; il mondo del 
nemico, la vita di una caserma fasti-
sia; la disciplina dura e democratica 
della nuova gerarchia del c ribelll»; la 

fatica ftstca p t pensieri chi earn in 
vocava e 1 sogm che consemwn, iam 
btente paesano e 1 suai conicrm di di* 
renp dj sospetti. di eroismx e rii 1 i,pia 
te *, le figure dei comandanU e it loro 
passato m cotifrolficf (I'ufficuile ejfet 
two f il qanbaldmo d\ Spagr.n): Videa 
di un domam dominato dalle, amstma 
put definittva ed elementare 

Se un giorno il cinema italnino avra 
il talento e la 'onto-tin d\ dnrci un 
dim tin partiaiani cosi com ^rano can 
una ptstola in mono e il fangc ai piedi, 
e1 al! immaqme mtida a miienif leg 
qrndaria offertaci dal Fen'iQlio. dfi' 
rhmto pnetn vagante npj pes^st e To 
le cittadinp delle txinqhe, dip dnvra 
ricorrcre Mi 1* rupitata di (ornore, do 
po tale lettitra, alia lestimonianza sin 
polar? offprta da Roberto Battaqlia 
nel suo « Un uomo, un parttqiano» 
(ora rislampato da Finaudi ni'i Coraltt 
pp 215. L 1 500, camp a sugqerirp la 
parentela cun il filonp narrntwo docu 
menlarw, dei Lusstt, dei Rtf/oni Stern, 
dei Pnmo />ui> e no fiynfo una riprova 
del vatare non reqionale. non iettera 
no ma comnrpnsii'o di una realtd ge
nerate. rnqauinto dalla rmstermsa, as-
siirdo e ravdn fnlqamzhne epica di 
Fenoqlio, 

Rnttngha e semnre stato un prosa-
tore arquto. ncco di annotaziom appa-
rpntempnte marginal} con un gusto 
temir.ai plppiaco di rapprewntazione, 
dotalo di una tale terrnitd intpriore (e 
curtositd e tngenuita di scoperta uma 
na) che pertino la sua vicendn parti 
qiana (e che vlcenda: paracadutato a 
comandare una diuisione che ooeravo 
in Garfaqnana. quasi a ridoata dei 
frnnte) r1 nnrrnfn senza ira e trepida-
zlone, ma piuttostn con attention? psi-
colaniea e rifrattittica cla.tsica Eppu 
re I'impressione che dri il suo romnnzo 
pariigiano £ quella di avere tra mono 
una jonte, una fante tra le pifi aiten-
dibUi, per alimentare bisieme la storia 
e la costruziane tanfastica, una jonte 

a cui FenogUo sembra abbia attinto, 
0 meqlio, ovrcbhe patuto attingere tan-
to il fonda ** comune In Battaqlia d 
ancora esphcito, costrmto a raldn. im 
pattato di cronaca, all'imnwdiata con 
clnsione dell'e.tperwnzti (il libra fu 
pubhlicala nel ;f))5) tutto I'mtreccw 
politico, milhare, sociale (Vincnntro d\ 
un intptlettualp. rhe da antifnsnsta ppi 
t gusto > ti fn combattente, con la vita 
r/i guerra <iel 19M) che in Fpfiofjlio •* 
impltcilo, filtratn attravertn In memo 
no e stntpttzzatn attrovprso Vettro di 
un'avventura eavatlerpsca dei < fiqii d\ 
nestuno > 

C'6 perd, in Bnitaglia un trotto tutto 
tim chp serve a dare a un quadra uni 
co una lure anrh'etta preziotamente 
vera e ch? nf/li nialema ansimante 
del rnmamo di Fenoglio si perdeva: 
it senso di felinta Una f elicit a che 
i. enmbattente acquisfava nell'accordo 
vitirno coi compnqn. e nella pace con 
te utesso. C'hi hn canosciutn quell'tin 
mo meraviqlioso che era Roberto Bat 
tagha non pi,ti non riprmmre un senti 
mpnln di ttruqqpnte pretenza leqgendo 
quetta confestionp, cosi tiplca di Itii 
« 11 pnmo effetlo della qnerw e ancor 
pin della quprriqlia d di neondurre 
I'noma a uno ttoto prhnitino di rifles 
tionp e di .tentimento farlo attento 
mentre p~ adraiatn in tprra ed ha av 
vertito il nemico a breve ditinnza, al 
tremare dei fih d'erba all'odore delle 
zolle. alio ttmcare d'un insetto vario 
di colori e miracolo.to nella sua Uni-
tezza Mai piii si potrd provare 0 ritro-
vare nella vita normnle quella quiete, 
quella pausa cosi lurga nella memoria, 
in cm si e~ lieti an'tanto di esistere e 
di aderire al mondi». .Senza tale ric-
chezta inthna, senna, fnrse Battagiia 
non ci anrehbe neipure lasriato quel 
capolavoro che e («i sua Storia della 
Resistenza itnlinna, 

Pacto Spriano 
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/I numero 8 della rivista «Il Menabo» 

«AVANGUARDIA» 
E CRITIC A 
MARXISTA 

\ sagyi critici di Mario Spinella e di Francesco Leonefti meftono a nudo ii 

controddittort impulsi del cosiddefto «sperimentalistno » letferario italiano 

9 

i, , i ( ' * r< - . lb<i-i i'i • KmartUf'!f', Vnk-no (''nnil 

pho iv l f inii' i iri. Antnnio f ' j r y i Amclin 

< Ii Mennbf) si » torna a pro-
porre i l fIi-i()i'.so siiU'< avan-
guardia > con in largo c var io 
reperlorto di f fs t i pootici e 
narra t iv i , e c< ti due fiaggi c r l -
tu- i , uno di M; no Spinella l"nl-
Iro di Franc* sen l.eonetti I 
siiHKi cr i t ic i r . iul tano pm tnto-
ressanti e stu ic lant i del tesli 
le t lc rur i . D P I due, quello di 
Spinella. che in anza iL/ii'ipofe.si 
d i -Kjcio/ofjia di Ha Iptteratitra P, 
mentf i d i esseie dtscu.sso. 

Accerlnto i l i t iul i imenlo verl-
f iculnsi nella nostra letteratura 
in seguito aU'cspkisione del 
fa avanguardii i ^, Spinelln si 
propone di pnc isn re che cosa 
essa s igni f ichi en tm la societA 
dalln quale nasce in questo 
momento. Anzitutto, essa emer
ge 4 per tentnt iv i ed error i >, 
da un tormentalo prncesso d i 
rieerea che, dn solo, ue garan 
tisce la necessity stor ica; poi, 
da una sene d i 1 motivi i7ioni 
cul tural i > che rivelnno msotl 
djsfnzioiif- delle «va r i e ideo 
logie » Per questo. Spinelln usa 
la definizione di •* spennienlu 
lismo t per tu l lo i l movimento 
La cui novita sarebbe nella ca 
pafi ta di rottura eon la tra 
d izmt ic a cio, secondo Spi 
nella, non era pervenuto il 
neorealismo per essere r ima 
sto «sovrac<\irico di tradizionuo, 
in posi/ione subalterna rispetto 
fill'rgemonia dell ' idealisit io e 
alle istan?e politiehe del mo
vimento operaio. Lo sperimen 
talismo sarebbe, inveco, i! ne 
crasarlo momento di * atitocrl 
tica cu l tur . i le» che ha sblnc-
cato la situazione e lia con-
sentito d i uscire dal vicolo 
cieco Per 1'uso di * strumentl 
cul tural i d i v e r t > (fenomeno-
logia, pragTiiatismo, psicanal isl , 

sociologia, strutturalisrno. eec ) , 
lo spunmenlal ismo si allinea 
con la cultu ra pi i i avanzata 
dei paesi capitaltst iei. In que
sto senso, s; |>uo dire d ie 
osso ^ f ru t lo del la c i i l tura del 
eapital ismo; ma, elabornntlo3l 
come letteratura a l ivcl lo in-
dustr iale, esso sarobbe anche 
una * coscien/a infeliee 3 del 
* process! d) rei f iea/ ione e d l 
merc i f i ra / ionc» del capital i-
smo. Per questo, sulfa fal^ar i^a 
della t rs i di Santfumcli , Spl 
nelia conclude che, al l ' interno 
flel capitnltsino, I 'avnnguardla 
no contesln i l potere. opernndo 
in dife.sa dei « d i r i lU del sog-
getti\ ro ». 

Una 
ricostruzione 
sugaestiva 

f.a tesi personal? d l Spi 
nella e, in voce, che, a ca 
ralteri?7are 1'attuale avanguar-
d ia. intervicne nel panorama 
cult i i rale contemparaneo, ^pe 
cie ital iano. la «prosen?n del 
marxismo v, can cui non pas-
sono non misurnrsi , f ino ad 
apprendervisi e a coajrulare. 
fenomenologia, esistenzialismo, 
struttural ismo. psicanalisi, neo 
poMtivismo. Di ofjni « strum en 
to d i cono.scenza » che essi for-
niscono, i l marxismo si vale 
t per inserirlo in quel contcsto 
d i a l t r i s t rument i che permet-
tono d i portare avant i la pro
pr ia prassi »: strumental i 'wa, 
cio6, la cu l lura a posteriori, 

\SL SCllOla G U A T T I DEIL CONVEGNO SUI «COLL€Gl UNIVERS8TARI 

TOCRATICI IN RITA 
Ben lungi dal ricercare le linee d'un rinnovamento democra-
tico deH'Universita tradizionale e in atto il tentative di poten-

ziare i «Collegi» come scuola di «elite» 

» 

La facclala cinquecentesca del Collegio Ghisl lcr l a Pavia 

Nel novembre 1961. si 
tenne a Milano un conve-
gno organi^zato da alcuni 
Collegi univers i tan i tahani 
e con 1'adesione del mini-
stero del la Pubblica Ist ru-
zione: oggi. per iniziat iva 
della casa editnee II Mul i -
no, e possibile leggere g l i 
at l i di quel convegno 

Quale {'ideologic del col
legio universi lano? E' i l 
piofcssor Battagi ia. Magni-
f ico Rettore del l 'Universi ta 
d i Bologna, che si tncarica 
d i mostrarcela: punto fer-
mo del suo discorso e che 
non eslste vi ta politica e 
cul'.urale se non in quanto 
esiste una ristretta tide i l 
cui compilo ovviamente 6 
d i i l luminare la massa de-
gl i uomini incapaci d i solle-
varsi f ino alle altezze d i 
una visione generate. E' 
ben giusfo, insomma, ren
dere possibile I'accesso piu 
largo al l ' istruztone superio 
re da parte delle masse 
popolari , ma lo e nella mi -
sura in cui esistono speciali 
organism!, i l cui scopo sia 
di addestrare gl i elementi 
c presccld e capaci » ovve-
ro di edu^are quei * qruppi 
selezionati e propulsivi, (a i 
qual i spetta i l compilo di) 
eui'fare appunto che le mas
se sempre piu lorgamente 
accolte facciano ristaqnare 
la vita Una pohtica dei 
collegi, dunque, appare tale 
da costituirc un ben ade-
nuato mezzo in vitta della 
selezmne sociale tanto au-
spicata » (p ID) Ma non 
bahta* end il f ine dei colle
gi deve essere anche quello 
d i dare una forma7iore cul
t i i ra le coerente con tn pre-
messa 61ifai ia. essi insom
ma debbono rappresenta-
re la sede, in cui « i gxova-
ni facciano li loro e.tperten-
zfi di ui((j e d i cultura in 
plena autonomia. lasciando-
si dietro ogni malmteso spi-
rito di class? e di naziona-
Uta, ogni isiinto immediato 
di rivolta contro questa 0 
quella struttura sociale, 
ogni velleitt\ sovvertitrice 
rispetto a presunii 0 realt 
mail sociali 5 (p. 20). 

Non si creda che queste 
«iano posizioni personnli del 

prof. Battagia: si pensi ad 
csempio a quanto ha avuln 
occasione di affermare un 
successivo ora tore — il 
professor Btrnardi. rettore 
del Collegio Ohislieri di Pa 
via: «II collegio va visto 
anche nella .suo funzione di 
integrazione dell'Universi
ta Oqgi VUtiivcrsita ha su-
blto profonde trasformazio-
m rispetto a quelli che era-
no i suoi cotnpttt del passu 
to In passato lu sua funzio 
ne prevalentv non era quel
la di promuovere il prngrps-
so del sapere. ma di inse-
gnare un sapere universa
le: era quindi un luogo di 

conscTvazione della cultu
ra, per un numero esiguo 
di ttudenti altamente sele
zionati »: il moderno svi 
luppo scientif ico ha trasfor-
mato profondamente la 
stessa universi ta. facendo 
di esso t una qrandiosa or-
ganizzazione per la prepa
rations d i tecmci e profes 
siomstt specializzati; come 
tale esta e una potente fon-
te di innovazione della cul
tura » Cnntemporanramen-
te pero ITfmversi ta tende a 
perdere quel « fattore uma 
no > che e « base della cul
tura m senso lato t, vale a 
d i re che essa tende a « di-

ventare una macc'nina > cd 
a perdere la « propria ani-
ma B A questo punto qual 
e il ruolo del collegio? 
< Quell'amma ia si pud, la 
si deve ritrovare ancora nel 
collegio, nell'tnfreccio dei 
rapporti umani che in esso 
si sviluppa col libero giuo 
co delle mfluenze recipro-
che. delle afiinitd, degli 
stesst contrasti. delle ambi-
zioni, scuola, questa, che £ 
al di Id di ogni "ianzione uf-
iiciale. ma fa veramenfp 
adulti i giovam. Visto vt 
quetla luce, il collegio pud 
salvare. in quella nuoua, 
VUniversita del passato > 

(pp. 58-59). 
Per fare i l punto Si rico-

noscono come tendenze og-
gettive della sociela mo 
derna I 'al largapiento della 
base univeis i tar ia ed un 
nuovo rapporto tra cul lura 
e sviluppo economico (at-
traverso la mediazione del 
progresso ".ctentif ico): si 
riconosce che t"Universita 
tradizionale non e ndegua-
ta ad espnmere ta l i ten 
den?e, mn ben lungi dal 
proporre un rinnovamento 
democrat ico del l 'Universi 
ta. si avan?a I'islanza del 
potenziamonlo dei collegi 
come scunla d'elite 

Tesi reazionarie dun
que. iMa anche provincia l i . 
Perche — come dimoslra-
no, ed esempio, le tcstimo-
nianze raccolte nel volume 
1 L'Universitd in trasfor-
mazione > (erf . I'Unitd del 
3012-1M4) - la tendenza 
anche d i molt) poesi occi 
d tn ta l i e ormai quella di 
superare i collegi e d i po 
tenziare invece le Univer
sita Insomma anche gli 
studiosi francesi. inglesi, 
ledeschi ecc ricono^cono 
che le esigenze della socie-
ta moderna vanno nel senso 
della formazione di quadr i 
intel lettual i sempre pi i i tar-

Un volumetto del catfolico Riccardo Dusi 

Perche la scuola privata e un «ghetto» culturale 
Un ailo d'accusa conlro le forze clerical! - La funzione della scuola pub! ica nelle proposle dei tomunisfi 
Riccardo Dusi. redattore 

detla rivisla Otalogos e col 
laboratore di altre pubblica 
zioni caltolichft. nei saggi rac 
colli in un recente volumetto 
(Scuola laica e scuola reti 
gto.sa, ed, Morano, Napoli. 
13G5. 119 pajjine. 1200 L.>. ap 
pare cattolico aperto, che non 
esita citare anticlcncali co 
me Salvemmi e a dividerne 
certe posizioni ideaii. Egli 
crede. com'c naturale. alia 
supenonta della sua fcoe, 
ma non vuol imporla usando 
la scuola come slrumento d' 
mdottrinamento K cioe un cat
tolico laico. come si defini 
see, faulore deIJa complela 
laicita deUc Stato e deIJa 
scuola statale e non e certo 
tencio nei confront! delte for 
ze clerical) 

« Molli cattolici » senve Du
si «offiono qnalche elemento 
alia [jolemica dei " laici.sti " 
contro il doymatismo della 
Scuola cattoiica. po)Ch6 non 
distuiguono in niodo chiaro 
la cultura nguardante la re-
ligione (che si acqulsta e si 
critica umanamente nella 
Scuola). dalla nvelazione 
(che viene da Dio per mezzo 
della fede ed 6 prcdicata dal
la Chiesa). Inoltre, alcuni cat
tolici domandano la " laici

ta " della Scuola statale da 
ve essi non hanno nelle loro 
mam i l governo dello bta'o, 
ma non la concedono negh 
Stati, net quali essi conserva-
no d picdoiiunio politico * 
(pag I(J] t : ancora * Sono 
unior a rnolLi I cattolici ita 
liant che temono di perdere 
le concessioni scolastiche ot-
tenule dal regime fascista: 
I ora seltimanale di catectu 
srno. i) croceflsso nelle au'e. 
il hOlenne programma della 
" reliKione fondamento e co-
ronamenta ' di tu;ta la Scuo
la Non desiderano percio 
che. in Italia, i l problema 
venga d^cu^so radicalmente. 
approfondendo I'mdo^ine pe 
d;iwgica cd esarninando it 
frutto reale di quello d ie gli 
aviersan giudicano uninva 
sione conlt'S'iionale nella Sctio 
la statale Idica. II loio incuho 
piu ternlicante appare !a pos-
sibilitB che cinche 1 comunt 
sti aprano scuole ubere con 
" onen per lo Stato ' In 
tanto vogliono concessi tali 
onen alle loro scuole > (pa 
gina 25) 

Per quanto ci concerne, 
quest'ineubo non ha ragione 
ri'psistere II nostro partito 
ncga infatti recisamente la 
utihta e la necessita d'uoa 

simile scuola «comunlata >, 
chmnque la Hnanzi, Percid, 
se anche non possiamo non 
apprezzare il SJO senso del 
I'uguaglianza dei cittadini di 
fronte alio Stato. le proposte 
dell'autore ci Irovano dissen-
zicnti 

11 Dusi vuole una lormazio-
ne culturale comune a tutt i . 
<t distaccala >, oggettiva, se
nd e crit ica. ma per i cat
tolici culminant? nella red-
gione sia pure uliena dn ogni 
dogmali^mo che invece riser 
va alia trasmissiane catechi 
stica del patnmomo di < ve 
nta nvfi late» ad opera non 
piu {fella scuola rr.a della 
Chiesa. « La Clnesa chiede, 
per gh altiuni cattolici, il di 
n l lo a una Scuola che sia 
non soltanto completata dal 
callolicesmo. ma cont[)eiietra 
ta di cattolicismo; cioe una 
Scuola in cu; la cultura sia 
nrtfnmzzata c-d insegnala se 
condo la concezione cattoiica 
dell uomo e del mondo > che 
coilabon < con ia Scuola Sta 
tale laica e con la Scuola di 
altre concezioni lllosoflcbe e 
religiose (non tollerate. ma 
risneltatc e pari nei dir i t t i 
civih) t S')lo, rispettoso del 
dintto di tutti alia medesima 

liberta, propone, come si di-

co\a, d ie questo nnanziainen 
to vada imparzialmente a 
clnunque lo ciueda 

E' evtdenle nell autore un 
pessinusmo di fondo circa la 
possibility della sua fede di 
[icnctrare nelle coscienze. 
rnentre not abbiamo Mducia 
che il marxismo possa uaci-
re vittonoso da molte bat-
taghe culturali, e per que:.to 
lo voghamo non racchmso 
ncl|p atilc di una scuola 
per dcfinizione (ulta mar 
vista a istenlirsi, ma e 
.sposto al dibattito. al con 
fionto, aila lotta Ci pare con 
questo di essere piu v inm 
del Dusi a quei cnstiani dei 
pnmi secoli di cui pnria il 
At.u rou da lui citato, che 
nop apnvaiio propne scnale 
ma inviavano 1 lorn figti alle 
scuole comutn insieme coi rl-
gh del pa«nni V. ci pare la 
'•'ilu/ione mmhote per la qua 
le \ J ) la puna che murxi i t i 
e cattolici i illuminati *• e lai 
ci rlemocratict si battano in 
si erne, anziche chiedere la 
creazione di strumentl per u-
na formazione frazlonata, uni 
latcrale e in definitive set-
tana Certo, le preoccupa 
?ioni per la propria fede so
no comprenaibili, e tutti ne 

haii.'"1 Noi vi nspondiamo 
proponendo una scuola pub
blica veramente nspettosa 
della libera forma/ionc dei 
gio\ani quale voghamo che 
sin la -scuola di un Italia tra-
siormata in senso .sociahsta, 
nella quale non solo sia ga-
rantita ad insegnanti ed al-
lievi la possihilita di profes-
siire le propne convin/ionl. 
ma in cui 1 g io \ jn i -iianu 
concielaniente nmlati, sul 
lerreno culturale e dcll'edu-
cazionc civile, dat loro in
segnanti e dafl'orfinni/zazio-
ne scolastica a forma:di la 
loio concezione e a saperla 
proporre al dibntlitu coufron 
landold con allre e partecl 
pando alia forma/mne di una 
comune cultura 

Ceito. tutto c\6 ricliiecle 
sfoivo e impegno. ma e molio 
nieghcj che chiudere 1 giovam 
in ghetti cultural! 01 gami/u 
ti flalle tar ie correntl sotto 
locchio benevolo dello Stato 
che paga. ed ha il vantaggio 
dessere avanzata da chi cre
de sino in fondo all'ideale 
cducalivo della formazione 
multilaterale ed aulononia, l i-
beia della giovenlu. 

Giorgio Bini 

phi c che posseggano eleva
te capacita professional!. 
Nella stessa Inghi l tcrra si 
comincia a sentire, si veda 
i l saggio d i A. H Halscy 
nel volume che pr ima cita 
vamo. 1'insufficienza della 
strut tura universitaria tra
dizionale. fnndata come es
sa e su una forte dt f fe 
renziazione tra Universita e 
Colleges di elite, al vcr t ice 
e quell i per In massa. alia 
base; ed ancora: sempre 
nel volume ci tato, Tame-
r ica no M. Trow — incauta-
monte r icordato dal prof. 
Gudervo ne! convegno mi-
lanese — £ costretto a r i -
connscere la natura di clas 
se dei colleges, quando af-
ferma che le 1 origini di 
classe (e Vistruzione dei ge-
nitori) non solo influenzaiio 
le probability dei figli di 
audare al college, ma an
che la scelta del tipo di col
lege s; e inoltre che « il ti
po di college che lo stu
dent? frpquenta ha .ten.tihi-
li consequenze sul suo pro 
habile reddito fiittiro non-
che .tulle sue possibility di 
frpqiteiitare una buona 
scuola di perfezionamento, 
di conseguire diplomi su-
periori al bnccataureato e 
di d'wentarp uno ttudioso di 
rtlipvo * (v p. M i l 

D'altra parle che gl i apo 
Imreti dei collegi universi-
l a r i siano lotalmente indif-
fprenit alia moderna pro 
blematicn drI IVIevamento 
culturale d i massa fe ad 
ngni problemntica demoera 
tica) e ancor.i una vnlta 
teslimoniafn dalla eura. da 
es<;i di most rata a che r i 
saltasse la * reddii'wita » 
del collegio- I'luchiesta con 
dolt a dal socinlogo Pennal i 
si conclude infat t i con que 
sto r isul tato ' che rave r 
frequenlato un collegio uni 
vr rs i tar io ha favori to f i n 
serimenlo sociale dej Ian 
reali La milologia del sue 
cesso in appoggio dunque 
della scuola di el i te, dei 
collegi univers i tar i , Che 
sono, guarda caso. almeno 
nella maggioranza, catto
l ic i . 

Stefano Garroni 

senza presumere di piegarla, 
a priori, ai suoi f in i . Dalla 
sperimcnlal ismo, sostiene Spi
nella, oggi i l marxismo apprcn-
de che esso espnnie 1 una 
volonta d i comunjeaziono en l io 
e al di In del caos cap i ta l i s t 
co 0. come e del movimento 
operaio 111 I ta l ia . In questo sen
so, la r iccrcn dello spenmenta-
hsmu 6 in direzione d i « u n 
nuovo ra7innalismn e quindi d i 
un nuova realismo >. 

La ricostruzione cho Spinella 
compie della « avnnguardia > 
c, dunque, |»s i l i va , an/.i o l l i -
mist ica, d i nccettazionc lotalc 
deH'mtcro movimento, che, pc-
ra l l ro , egti 0 i l pr imo a ricono-
scere composito e vario. Certo, 
i l quadro or fer to da Spinella 
e suggostivo, spesso anche con-
vinccnte; ma, poi, ci si av\c-
de che, con simile descrizione, 
occorrerebbe accettare la im-
plici ta soltovalutazione d i qual-
che ne.sso, i l misconoscirnento 
di altre important i costanti 
interpretat ive della letteratura 
di questi anni, c, talora, palesi 
contraddizioni. 

Spinella muove dall 'assunto 
che « se la letteratura e cono-
scenza, ci serve per conoscere; 
e non solo per essere conosciu-
ts »: assunto nvvio, pacif ico, 
ma che netln fonnulazione d i 
Spinella denuncia i l valore stru-
mentalc di conoscenza a cui i l 
sociologo piega gi.^, al pr imo 
approccio. un testo letterario, 
con la ammissione quasi che 
le relative indagini di meri to 
sppltercbbero solo alio storico 
del la let teratura e a l cr i t ico 
let terar io. Cosl, pud sorgere 
veramente i l sospelto che al 
sociologo bastino « oggetti scri t-
t i » e poco import i la leggibilitA 
(conosclbil ita) dei tcsti («Testi! 
Test i ! *. si richiedeva dai no-
str i santommasi, e vo inero nel 
'63 e '64 valanghe... di testi »). 
Evidcnte distacco dai testi 6 
in Spinelln quando egli aceetta 
la defini7ione di sperimeniali-
smo per I'-s avanguardia > in 
tu l tn ta sua estensione. Lo 
stosso Leonetti, nel saggio cita
to, respinge simile dcfinizione 
che, a parte l'equivoco di un'at-
tinenza della r icerca della 
t avanguardia > nrt ist ico lette
rar ia con la sperimentazione 
di t ipo scientif ico, potrebbe in -
generarc anche -t giustif icazio-
ne di qualunque testo». Ma 
a Spinella sembra « corretta > 
la dcfinizione perch6 « la nuo
va let teratura, nel suo insieme, 
si presenta come insoddisfatta 
delle var ie Ideologic > e solo 
intenta alia «rea i ta della r i 
cerca i>. Percid, sbaglia. dice 
lu i , chi si altesta su posizioni 
di categorico r i f iu to della ideo-
login, ma sbaglia anche chi 
parte da quesla dichiarata-
mente: i l problema dell' ideolo-
gia, secondo Spinella, non si 
pone nella fase della r icerca. 
non occorre r i f iu tar lo ne di-
chiarar lo. E, invece, era uti le 
precisare. come gia nveva fat-
lo in «R inasc i ta» (M-9 '64) , 
la differenza d i ideologia al
meno in Angelo Gugl ic lmi ( fa l 
sa coscienza che parzializza e 
nasconde U reale) e in Sangui-
neli (visione del mondo): solo 
che questo non avrebbe conscn-
t i to I'omogeneizzazione d i tut
to i l movimento. come g l i con-
sente, invece, d i fa re in questo 
saggio l'assunzione delta tcrza 
via ( in novembre non aceettata 
da Spinella) d i Bar i l l i , i l me-
diatore che vanif ica la ideologia 
in poetiea. 

L'operazione d i r icerca degl i 
sperimental i si r isolve, poi, in 
rottura con la tradizione e que
sto, per Spinella, 6 i l < solo » 
dato nuovo nella situazione 
cul turale i ta l iana. In realta, 
i l discorso e a senso unico. 
Intanto, viene schematizzato, 
cosi, i l quadro ben piii var io 
e mosso delta nostra realt a 
let terar ia, nella quale Volponi, 
Parise, Pasolini poeta e, per
che no?, [ 'ult imo Moravia, per 
non d i re di a l t r i , da posizioni 
diverse vanno offrendo « nuo-
vi o moduli di r icerca, discuti-
bi t i quanto si vuole, ma ta l i 
comunque che f inora hanno 
dato le risposte piu accettabil i 
alia problemntica contempora-
uea. 

Feral tro, non si enpisco 
come lo sperimentalismo abbia 
mostrnto di sapere < cogliere 
nella realta le punte dinamiche 
e t rasformatr ic i e... ant icipare 
le tendenze >, che c i l l imi te 
piu grave (perch6 piu 1 mo-
destamente > realizzabile da 
operazioni letterarie valide) che 
Spinella conlesta al neoreali
smo. 0 , per lo sperimental i
smo, basin solo l'operazione d i 
rot tura sul piano d i l ingungglo 
per a f fermare, insieme con la 

novita, In capacita d i fornlre 
4 coslnnli » interpretat ive della 
realta? I I nui lalo orlzzonts cul
turale, che iiKlubbiamcntc fa 
dell'-i avanguardia > un movi
mento nuovo e la colloza in 
un'arca d i dimensione europen, 
e suff ic ienle a garanl i re la 
vnlidita della r icerca, di ogni 
r icerca, che dai suoi va i i set-
tor i si lenti l con sl i lemi e in-
lenti diversi? O quesla r cerca 
non va sempre ver i f ica:a dl-
rct lamcnte sui test!, clw;, per 
ora. seppure sono venuti c in 
copia. non sono Uittavi. i ta l i 
da giust i f icarc fo t l im ismo di 
Spinella? A lu i , che fonda i l 
suo discorso sociologo sulla 
c i i t i ca ausi l iatr ice d i Sanguine-
t i , si potrebbe obict tarc come 
Leonetti che i tcst i , ad esempio 
d i Balestnni , F i l ipp in i . Fer-
rc t t i , sono solo «prodot t i dl 
convulsione r, n6 possono <t co-
st i lu i re una fonda/ione *, per
che 4 di l i non si passa ad altro, 
non c'6 un mondo co.' I rui lo 
aurenticameiitc che si possa 
configurare come dovrebbe per 
un piu d i r igore ». 

Per questo, con discretn cau-
tcla, Leonetti propone -i due 
punti c r i t ic i », i l cui serso rii 
fondo 6 che f inora no,i e'e 
stnta nel l 'avanguardia la t con -
testazione > cli potere al neaca-
pi la l ismo, perch6, se nell 'opern 
manca la « dimensione sernanli-
ca sintal l ica » (la costruzione 
di nuovi nessi, d i nuo\re pro 
posle), manca pure < (Uiella 
pragmatica, che fonda la parte-
cipaztone del lettore >. Scche, 
la r icerca realist ica d i cui parla 
Sanguineti, 6 negli specimen-
ta l i ancora un'ansia, non ef-
fet t iva capacita operat ivn, 

II marxismo 
come 

«coagulante» 
Assunzione parz ia luzanle, ad-

d in t tu ra mis t i f ica lor ia , compie, 
inf i i ie . Spinella quando asf.orl;*-
in un unico concetto nnalogico 
le diverse, spesso antitet iche, 
posizioni (anche quelle n i s l i -
cheggianti e reazionarie) degli 
sperimental i , per avanzaie la 
tesi che i l marxismo ne 6 i l 
1 necessario coagulante >. Se 
condo lu i , cio6, i f rut tuosi rap
port i che oggi intercorrono t ra 
«fenomenologia e marxismo, 
esistenzialismo e marxismo, 
strut tural ismo e marxismo. psi-
canalisi e marx i smo* , poiso'io 
venf icars i anche f ra ogni 
singolo scr i t tore « avanguardi-
s t a» e i l marxismo. Questo, 
per la sua prassi rivoluzion»jri.i. 
accoglierebbe a posteriori la 
Ie7ianc conoscitiva che e m c r t e 
dalla r icerca di un quahnque 
isper imenUi le >, dal la sua ple
na liberta « d' indngare. secondo 
i propri ass jn t i c i propr i me/-
zj , i l r ea le * . E la polit ica a lui 
nulla pud chiedere, perch6 6 
essa che * apprendo dalPar le » 
e non vicev-^rsa: dove 6 evi
dcnte che lo scri t tore divonta, 
cosl, magister vitae, matistro 
« alia prassi *, senza esseie in 
qnalche modo lenuto a co rn -
spondere alle atlose della poli
t ica, esaurendosi ogni suo com
pi lo nel momenio del la pura 
esprcssione let terar ia. Ma. an
cora qu i ci sovviene Leore l t i , 
i l quale non riubita che oc
corre 4 r icercare e stabilise i l 
fat tore d i partecipazione ooli-
t ica dello scrit tore nella sua 
stessa a l t i v i ta , in un intorno 
mol lvo di essn >, Perch6 c id 
si ver i f ich i , In let teratura deve 
proriurre 1 costanti » interpre
tat ive della realta, « al io sccjx) 
d i costi tuire i l t ipo d i eversio-
ne, e un orientamenlo possi
bile, do l l 'a t t iv i ln * l e l l c ran f l . 
La cu i valid]LA e accerta ' i i le, 
dunque, sul la base delle ope
razioni concrete, che essa com
pie (se le compie), per demi-
s l i f icare le < ipostasi » (« i s t i t u -
zioni, norme-bloccanti, schemi-
valnri >) c imporre nolle 1 vein-
zioni f r a le persnne e le cosu > 
una « forza innovativa * capacc 
di « avviare ad altro immagim 
dcl l ' i imani ta >. 

Tab operazioni, gl i s c i i l l c n 
deH'nvanguardia i lal iana (solo 
alcuni, i n ver i ta ) . certo, si pro 
pongono, ma ancora non mo-
strano di sapere realizr.are. I 
«matcrial i» che. per ora , e i n c -
gono dal la loro r icerca sono 
tanto f rantumat i e ntomizzati 
da r isul tare re f ra l ta r i ad ogni 
<coagu lo» . Con t i i l ta 1'aper-
tura possibile, i l marxismr-. 
oggi, in quella dirczione pii'V 
t rovare poco 0 nulla da trasfe 
r i re nel momenio della prassi 

Armando La Torr« 
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