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INTERVISTA CON L'AUTORE PAOLO SPRIANO 

II drammatico periodo 
da Bordiga a Gramsci 

Ricoslruzione documenlata e appassionata della nascila e dei primi passi del noslro parfifo: dair«anno piu lungo» della prima 
guerra mondiale (1917) al Congresso di Lione (1926) — Le font! storiette e i criteri che hanno orientato la ricerca — II pro-
blema dei rapporti con Tlntemazionale — Appunti inediti di Gramsci — La storia del PCI nella sloria d'ltalia e d'Europa 

Sta per uscire. presso Einau-
di. una Storia del Partito co
munista italtatm. scritta da 
Panlo Spriano E' il primo vo 
lume. qucllo che appare nelle 
librerie In quest! giorni, col 
sottotitolo Da Bordipa a Gram 
sci (pp 550. L. 4000). Abbiamo 
chiesto a) compagno Spriano 
di illustrarci I criteri dell'ope-
ra. La prima domanda concer 
ne i problem! incontrati nella 
ricerca. 

Su quail fonl l si basa que
sto nuovo lavoro? 

Le fonti sono moltepliri. ma 
due sono essenziali Mi sono 
infatti accinto ad unimpresa 
che presentava non poche dif-
ficolta avendo la possibility di 
accedere a due fonti d'archi 
vio che forniscono la messe 
fondamentale della documenta-
zione sulla vita e I'organizza-
zione comunista sin dal suo 
sorgere. nel 1920-"21: I'archi 
vio del PCI e 1'archlvio cen-
trale dello Stato dove sono de-
positati tutti i material! se-
questrati dalla polizia fascista 
(e anche prima) nellp perqui-
sizioni a singnli militanti e al 
le nostre sedi Attraverso let-
tore. circolari. disposizinni. re-
lazinni del Centro all'Interna 
zionale. rapport! delle federa 
zioni e degli « interregional! >. 
rivive la trama politica e or-
ganizzativa di un movimento 
che fin dal suo nascere fu 
costretto alia semilegalita e 
per cui e quindi parlicolar-
mente importante poter cono-
scere anche quanto non risulta-
va dalla stampa. e per cui non 
pud soccorrere 0 ricordo del 
vecchio compagno, anche se al-
l'una e all'altro. owiamente. 
abbiamo attinto per la rico-
struzione di fatti, posizion!, di-
battiti. direttive. ecc. 

Quale arco di tempo com-
prende II primo volume? 

Il decennio che va dal 1917 
al 1926 Beninteso. le origini 
del PCI hanno radici molto piu 
remote (Veniamo da lontano. 
diceva Togliatt!...) ma e nel 
1917 che. colle due rivoluzioni 
russe e con una propaganda e 
un'agitazfone contro la guerra 
molto piu intense e In qualche 
casn clamnrose (basti pensare 
ai fatti di Torino e a quell! 
di Milano) si forma anche in 
Italia una * nuova sinistra » 
sncialista. mntrice del futuro 
Partito comunista d'ltalia Dal 
I'onno piu lunno della prima 
guerra mondiale la narrazinne 
si snoda fino al congresso di 
Lione del 1926. che e il punto 
d"approdo di tutta I'esperienza 
politica e del dibattito nel 
gruppo dirigente che hanno ca-
ratterizzato il primo dramma
tico quinquennio di vita del 
PCI. ! « tempi di ferro e di 
fuoco ». 

Quail sono gl l aspettl che 
hai posto in primo piano 
nella tua ricerca? Quail no-
vita rispetto al r lsul tal l at-
tual i delta storlografia? 

Spetta alia critica e ai lettori 
giudirare questo punto Io pos 
so parlare pio di intenzioni. di 
direzioni di ricerca. che di ri-
sultati. Su un problema ho la-
vorato molto: 1'inquadramento 
delle vicende del partito in 
quelle general! deH'Internazio-
nale. cercando di lumeggiare 
il travaglio e la complessita di 
questj rapporti. E' un aspetto 
decisivo. Tutti i partiti comu-
nisti sono sezioni nazionali di 
un movimento fortemente cen-
tralizzato. e 1'orientamento del
la « Centrale » determina una 
dialettica vivacissima 1 cui ter
mini ho cercato d! cogliere. 

sia snltolineando I'importarza 
della lotta del Comintern a! 
I'estremismo della sua sezione 
italiana. sia rilevando le que
stion! di metodo che ptn di 
una volta creano una grande 
tensione tra I'esigenza d'auto-
nomia. vivissima. e quella. non 
meno presente e sofferta. di 
disciplina e di coesione. 

C'e poi. naturalmente. il pro
blema di un giudizio sull'orien-
tamento generale dell'Interna 
zionale enmunista (di cui nel 
libro ho illustrato tutti i rin 
que primi congressi. dal 1919 
al 1924) Qui ogni ricerca non 
puo non risentire della anenra 
scarsissima elahorazinne sto 
riografica in merito. pio che 
della documenta7inne mancan 
te. E' vero che gli archivi del 
I'l C. restano chiusi ma per 
quanto riguarda il PCI. pre-
zioso £ il materiale offerto dal-
I'archivio del partito. Io mi 
sono potuto valere anche del 
testo di alcune relazioni del 
rapnresentante del Comintern 
in Italia (il famoso c ncchio di 
Mosca *). Io svizzcro Jules 
Humbert Droz. che illumbano 
ad esempio mnlto su! dibattito 
al secondo Congresso del PCI 
(Roma. 1922) e su tutte le sue 
appassinnanti vicende. sulle po 
sizioni assunte da Gramsci nel 
1924'25. nel corso della crisi 
seguita al delitto Matteotti. 

Come si Inquadra i l tuo 
lavoro In tutto II fervore 
di rlcerche e di studi sul 
pensiero e sull'opera di 
Gramsci, che carattertzza 
questo trentesimo annlver-
sarlo della morte? 

Credo che. essenzialmente. 
un contributo pu6 venire dal 
fatto che. con un lavoro sul 
partito. & possibile seguire nel 
contesto del movimento in cvd 

SCIENZA E TECNICA 

Due rivoluzionari della educazione per i ciechi 

A chi vive nel buio 
hanno insegnato a 
camminare da solo 

Libero de Libero ct narra un 
episodio delta vita di lioffredo 
Bellonci. II nwo scnttore e cn-
tico letterano. scomparso pochi 
annl fa. studente aU'Universita di 
Bologna all'mmo del secolo. nei 
primi giorni di scuola «entrato 
in conversaztone con un matrt 
colino alto e biondo e azzurro di 
occhi. aveva continuats a pas-
seggiare per le strade con lui 
che d*un tratto Io invitd a visi-
tare una certa chiesa; e la den-
tro quel giovane si dette a com-
mentare i particolart dell'archi 
tettura e pot le diverse ^culture 
con osservaziom actrtissime. Usci 
ti che furono all"aperto BeHonei 
fece in tempo a soslenere il col 
lega che stava per cadere seen 
dendo dal marclapiede, ed escla 
mo: fiat la testa neUe nvrdle! e 
1'altro nsno«e- No. sono cieco. 
Perd la prossima valla non in 

ciamperd*. 

Quel cmatncolino» era Augusto 
Romagnoli. Quindici anni dopo. 
Romagnoli fu nommato tnsegnarv 
te di ruofo di Filosofla nel Uceo 
statale di Lanciano: era il primo 
cieco al quale venisse affldata tn 
Haha una classe di vedenti. in 
una scuola diversa dal Conserva
tor] di muskra. Era il corona men 
to della sua lunga e dura batta 
g!la per la piena uguaglianza. di 
diritti e di dovert. con I vedenti 
Tuttavia. Augusto Romaimoli. do
pe qualche anno di intense lieto 
insegnamento a Lanciano. ntor 
no volontanamente al mondo dei 
ciechL Non voile — potremmo 
dire — uscire dalta prig-one da 
so!o: ntorno tra i ciecht per tnse-
gnare a tutti la via della liberta 

Credo che sta esatto dire che 
Augusto Romagiiou. cieco di ec-
cezione. cieco geniale. dedico la 
sua vita ai compito di rendere 
possibile al cieco normale cid che 
fino a que) momento era stato 
riservato al cieco eccezkmale 
(uno ognl cinquanta anni. o an
che meno?). e doe svolgere una 
attivita normale da cittadino nor 
male nella vita normale. L'opera 
di Romagnoli k oggi iltustrata da 
un volume di scrittt in suo ono 
re (De Loca. Roma 1966). rac-
cotti nel ventennale della morte; 
fl primo scntto: L'nowo e Vedu 
catore, Appvnti per una \Aoara 
Ha. e della stgnora Elena Roma 
gnoli Coietta che IM sua compa 
gna e coUaboratrtce tntelltgente. 

L'opera cb Augusto Romagnoli 

Cr la educatione del dechi In 
ilia k stata un'opera rivoluzio-

narla. Con essa. si e chiusa una 
epoca. d finita una concezione del
la «condizione di cedta >. si k 
aperta un'epoca nuova. si e at 
fermata un'altra concezione. Co
me bene dice la sua atlieva Cle-
lia De Gaudenzi. le *sue idee 
pedagogiche... segnano, se ben 
apphcate. una dwisione netta tra 
I'educazione del secolo scorso e 
quella che $t dd ora. in cui si 
mira a fare del cieco non ptrt 
un esxere spesso appartato. con 
limitate connsceme concrete e co 
owioni sovente mnetnomche e 
verballttiche. che lo rendono 
adattn per lo p:u alia vita dei 
ncoren. ma una personalitd com 
plela in cui venpono sviluppate 
armonicamente le caparita fi*i 
che. pfichiche. sentoriali e ma-
nuali che al' permetteranno gra-
datamente di connscere e <Tinse-
rxrsi vel mondo di fnffi». 

« Romaavoli non cons'derara la 
cecitd una *ventura *. dice giusta 
mente Dino Provenzal. portando 
una testimonianza diretta. lo ag-
giungerel: non viceva la sua ce
dta come una sventura (in que
sto caso. il mio «ricordo <Tin-
fanzia > pu6 es<ere probante. co
me mtuito sicuro di uno stato 
cfanimo. della letizia Intima del-
ruomo) Romagnoli giungeva fino 
a combattere in linea teorica. 
scientifica. !a suddivistone del 
*ensi, e sosteneva che in venta 
c'e un union senso. che si awa 
!e di diversi «trumenti. che la 
comn'etezza puo es«ere raegtun 
ta anche in difetto di uno to 
piu) di tali stnimentt. Romagno 
It comhatteva contro la barrera 
eretta tra t ciechi e il mondo dai 
prestudizi dei vedenti. dalta loro 
pfefd: «„. lo meraTlalia e la 
oietA impedi*cono di cono*cere a 
fondo i ciechi. e il non conoscer-
li a fondo genera incertezta e 
dnbbi anche nei loro pid esperti 
maestri». 

« Ce una nrmica spfrifnol* ml 
nacciosa. multiforme, instancabi 
le. sempre in armi e qnesta e la 
vieti... ei ha tnltitlo Vamarezza 
del dvhhio nel nostro destino di 
nomini e di lororatori*. Sono pa 
role, quest e. non plo dl Aucusto 
Romaffnolt ma di un suo alllevo. 
di un provcutore della sua ope
ra: U compagno socialista Paolo 
Bentivogtio. morto a Roma poco 
pfu di un anno fa. Romagnob e 
Bentivoglio: due temperamentt 
motto diversl. Profondamente re-
ligioso ti Romagnoli. studtoso at 
tivo ma studloso: laico e soda 
lista II Bentivoglio. combattente 
e orgamzzatore, 

L'Umone Italiana Ciechi. della 
quale il Bentivoglio fu il secondo 
presidente (dopo la morte del fon-
datore. Aurelio Nicotodi). ba 
pubbiicato una bella antologia di 
suoi scntti. con U titolo: Una 
vita per una mita (Ponte Nuovo 
Editrice. Bologna. 1966). Come 
direttore. per quaa trenta anni. 
dell'Istituto t Cavazza » di Bolo
gna, Paolo Bentivoglio applied e 
sviluppd i metodi rivoluzionari 
del Romagnoli. Giochi. sport 

abitudine a muoversi da soli sin 
da piccolissimi: incoraggiamento 
alia autonomia fisica. alia sost!-
tuzjone della vista con d com 
plesso degli altn sensi educati e 
affinati: « libera uscita * da sou 
fuon dell'Istituto: educazione 
comnne con j vedenti. 

II Bentivoglo fu. abbiamo det-
to. un combattente e un orga 
nizzatore. A lui si deve (In lar 
ga misura) il falto che i aectu 
siano oggi normalmente assuntl 
come centralinisU telefonici. co
me massaggiatori: senza privile-
gi netl'assunzione. ma con cpa-
rita d: dintti e di doven t. se
condo una formula cara al Ben-
UvogLa Cosi pure, a panta di 
dintti e di doveri. i ciechi che 
hanno avuto forza di vo:onta e 
ingegno tali da conseguire una 
la urea e da vmcere un concorso. 
hanno via via acquistato il dint-
to di insegnare tutte le matene 
letterarie (e. ben-.nteso. la musi-
ca) tn tutti gb istituU di istruzio 
ne secondaria superiore. Mi au-
(Turo di cuore che sia presto ap 
provata dalla Commissione Istru 
zione del Senato la legge Belltsa 
noBaldmt che ammette tnse-
gnanti ciechi per le lettere anche 
nella nuova scuola media tra 
gli 11 e i 14 anni: so che il 
voto dei senaton comumsti sara 
favorevole; so che tra l presen-
taton a sono Unto socialist! 
quanto democristiani. Un parla 
mentare democnstiano favorevole 
alia legge e Ion. Elkan. U quale. 
commemorando Bentivoglio a 
Bologna un anno Ta. noordava 
una parola d'ordine di tui: 
«Non a conoicefe. non d co-
noscete MetteUa alia prova e ci 
ipermenleret* capact >. 

Si, certo. mettiamoti alia pro
va. Ma facciamo anche conoscere 
le cose cincredibiH* che aid 
fanno tanti dechi in Italia, osdti 
dalle scuole dj Augusto Roma 
gnob e di Paolo Bentivoglio, 

L. lombardo-Radice 

Gramsci opera, scrive. consi 
glia. dirige. registra. mannvra. 
tutte le varie fasi delle sue po-
sizioni Si coglie cosi lo svilup 
po di maturazione sia della sua 
critica alia direzione bordi-
ghiana che della concreta svol-
ta che egli imprime. da quan-
do prende effettlvamente In 
mano le redini (anche opera
tive) del partito. col giugno 
1924 sino alia vittoria piena 
che ottifne a Lione alia testa 
del nuovo gruppo dirigente 
Credo anchp possann tnrnare 
di una qualche utilita \c in 
forma7inni che fnrnisco sul ne-
rindn mosenvita (magsr'o W?2 
novembre 1923) di Gramsci 
puhblicando anche alcuni suoi 
apnunti inpditi. preziosi. del 
1923 sul problema dpi rap 
porti col Comintern (divenut! 
tesissimi In quel momento), 
nnnche la ricostrurtone della 
sua stretta cnllaborazione con 
Togliatti. 1'uomo che piu da 
lui apprese e che egli piu aiu-
to a superare il « primo tern 
po ». la « malattla Infantile » 
del partito Mnstrando anvhe 
come s' tritta^se di collabora-
zinne (• non di suho'-dina/ione 
ne di identificazinne. 

In che modo s! e post a a te 
la questlone dell'insertmento 
di una storia del partito nel
la sloria d'ltalia? 

Si e posta in modo molto ar-
duo. nella pratica di un lavoro 
simile. Avevo ben presente 
rammonimento dello stesso 
Gramsci. in una nota dei Qua-
derni. secondo il quale fare 
storia di un partito politico 
non si pud se non si e ben con-
sci che il compito richiesto e 
in sostanza quello di fare sto
ria del gruppo sociale. anzi del 
Paese. in cui quel partito & 
inserito. Ed anche 1'altro am-
monimento gramsdano di evi 
tare di essere abbagliati dagli 
elementi * interni » delle \ i ; 
cende. Ma una storia di ogni 
partito. e vorrei dire in modo 
particolare di un partito come 
i! comunista. in cu« rele.TPn:o 
di centralismo e cos! forte, e 
necessariamente storia del suo 
gruppo dirigente. Tanto pio 
quando si presenta 1'occasione 
di offrire nuove documenta-
zioni. indispensabili. su tale 
storia. ed anche l'opportunita 
di un'opera d! ripristino della 
verita di fatto da deformazioni. 
sollecita7ioni. reticenze: di da
re. insomma. « a ciascuno il 
suo ». 

Ho cercato di allargare 1'oriz-
zonte introdurendo largamente 
la narrazione su tutti i momen-
ti essenziali della guerra civi
le in Italia — che questo 6 il 
terreno storico su cui il PCI 
deve muovere' i suoi primi 
passi —. sull'azione svolta dal
le masse, proprio in capitoli 
ancora troppo ignorati, come 
ad esempio quello degli Arditi 
del popolo. quello dell'Allean-
za del lavoro del 1922. quello 
dei Comitati opera! e contadini 
del I924'26. Dove sento piii 
1'insufficienza di questa perlu-
strazione. e nell'esame della 
vita periferica del partito. 

Quante pagine di eroismo. di 
sacrifici. di lavoro minuto 
purtroppo ignorate, o non ade-
guatamente illuminate! Se lo 
dico d non solo e non tanto 
per un'autocritica preventiva 
quanto per un appello ad av-
viare quelle ricerche di e storia 
locale ». di memorialistica. che 
sono indispensabili e che si af-
fidano necessariamente a mol-
teplici contributi. Siamo anco
ra quasi al Itvello zero in que
sto campo. L'Istituto Gramsci. 
che mi ha tanto aiutato nella 
ricerca — e di c!6 voglio qui 
dire grazie a Franco Ferri e a 
Cesare Colombo — sta appun-
to orn promuovendo raccolte 
di testimonianze e studi locali. 
Essi. d'altronde. non possono 
non venire ineoraggiati dalla 
traccia complessiva che ho 
cercato di stendere4 rendendola 
pio netta. rassodandola con 
tutta quella fitta trama che 
viene dalla conoscema dell'epi-
sodio singolo. della vita di un 
militante. della vicenda di una 
sezione. fosse anche la piu 
sperduta della penisola. La 
mia. del resto. non ha alcun 
cara Here di storia uffidale. 

Ritien! opporfuno precisa-
re questo aspetto dl un con
tributo personate? 

D partito ha affermato e ri-
badito piu volte, non solo nei 
document! scritti. ma nel suo 
metodo di direzione politica e 
culturale. la liceita. anzi, la 
necessity di contributi Indlvi 
duali. esaltando la liberta del
la ricerca scientifica e la va
lidity di un dibattito. di una 
dialettica di opinion! e posi
tion! storiografiche. Cid. na-
turabnente. significa anche che 
ogni compagno e investito 
magglormente dl una sua re-
sponsabilita e si sottopone alia 

critica degli altri. che sara 
non meno libera della sua ri
cerca. Cio che ho sentito. pero. 
in questo lavoro, e spero emer-
ga dalla pagina. e la grandezza 
del ruolo e delle funzioni svolte 
dal PCI, sin dalla sua origine. 
nella vita nazionale e nello 
stesso movimento comunista 
mondiale. II quadro storico in 
cui esso si muove. e non solo 
nel 1920'21 ma anche nol 
1925 '2fi. 6 quello di un'Europa 
in cui e all'ordine del qinrnn 
la rivohi7inne sorialista. Cio e-
quanto non bisngna mai senr-
dare. pur analizzando fredda-
mente errori di prospettiva. il
lusion)'. tattiche che non rag-
giungono il loro scopo. Uomini 
che aveva no fpde nella rivolu-
zione. per essa si battevano. 
per essa pagarono duramente 

di persona. Cos! protagonisti 
e antagonisti. da Bordiga a 
Gramsci. e Togliatti e Serrati 
e Maffi. Terracini e Scocci-
marro. e anche Tasca. e gli 
uomini del Comintern e i sem-
plici militanti, sono visti in 
questa luce, si muovono in un 
periodo incandescente, gli an
ni nei quali le energie migliori 
si buttavano nel crogiuolo di 
un grande dramma popolare. 
quello della sconfitta del mo
vimento popolare, e dplla de-
mocrazia. 

11 secondo e il terzo volume dell'Antologia 
della letteratura italiana edita da Rizzoli 

Classicismo, empiria e 

«nuovo pubblico» nel '500 

Come 
voro? 

proseguira H la-

Sto attendendo a un secondo 
volume, che riguardera Gli an
ni della clandeslinita. il lungo 
periodo della cospirazione sot-
to U fascismo. 

Per I'Antologia della letteratu
ra italiana (Rizzoli). diretta da 
Maunzio Vitale. sono usciti il 
II e il III volume, dedicati. sê  
condo il piano dell"opera. che 
sara contenuta in cinque volu-
nu. al « Quiittrocento ». al « Cm 
qiiecento > e al « Seicento ». La 
se/'one relativa al «Quattrocen 
lo> e curata da Vincen/o Per 
n.cone. che, in una introdu/ione 
s^elta ma precisa e mai schema 
tica descrhe prima 1'afTiorare 
poi il costituirsi deirUmanesi-
IIK) dentro la civilta. stonca del 
Quattrocento; e un efTicace rilie-
vo assumono nel suo di scorso le 
« componenti > e i « sigmflcati » 
della cultura umanistica. Parti-
colarmente attento e Pernicone 
nel preci^are i tempi e i moiii 
della « penetrazione della cui 
tura umatmtiea nella letteratu 
ra in volgare »: forse un discor^o 
p ii approfondito andava fatto 
circa « il ptoblema dell'mterpre 
tazione stonca dell'Umanesimo e 
del Rmascimento ». 

Sempre nel secondo volume. 
assai interessante nsulta la de 
»cri7ione storico critica che del 
Cinquecento traccia Carlo Sali-
nan: non solo per il rigoie con 
cui il critico mette a fuoco i 

momenti essenziali e le compo
nenti tipiche del Rinascimenio. 
fino a disegnarne un quadro per 
tanti aspetti nuovo e av>oluta 
mente onginale pjr la dialetti
ca orgamcitii della sistema/ione: 
ma pure per le imp'aca/;o:ii di 
un metodo critico che e.-.p!icita 
mente si richiama al maiM^mo 

Le spie del metodo M>IIO nella 
prospettiva in cui il critico col 
lo.-a e dirige il >uo di'H-orso, che 
parte dalla realta stonca speci-
tica dell'ejioca e ad e*sa costan-
temente ritorna per approfondire 
in ogni direzione la ricerca del 
rapporto fra letteratura e storia. 

Ma esse sono altresi nelle con-
siderazioni di ordine scientiflco 
cui il critico perviene nel cor
so dell'indagine. come quando. 
nell'avvio del dKcorso. sottoli-
nea la apparente « paradossali-
ta ». net pruni decenni del Cin-
(juecento. della grande liontuia 
artistica in Italia e della deca 
den/a polit'ca. militate e^ono 
mica. [>er concludere (con tin ovi 
dente nchiamo a Mai"\) che 
r viene cosi confeimato die puo 
e.sserci (an/i che c*e spesso) uno 
sviluppo meguale del'e sovra-
strutture culturali ri^petto alle 
strutture economiche e sociali ». 

ARTI FIGURATIVE 

La nuova edizione economica di un libro di Mario De Micheli 

Rivolta e rivoluzione nelle 
avanguardie del primo '900 

Una«guida»vivace e documenlata - Espressionismo e dadaismor surrealismo e astrattismo 

Pablo Picasso: c Les demoiselles d'Avignon », 1907 

II fenomeno delle avanguardie 
artistiche e letterarie e tipico 
del nostra secolo. fin dai pri-
mtssimi anni; con una sola di!-
lerenza fondamentale rispetto a 
tutti i movimenti precedenti. che 
cons'iste. da parte dei gruppi di 
avanguardia. nel qualificarsi ine-
quivocabilmente come tali. 11 
Xovecento europeo. che assume 
caratten inconfondibilmente pro-
pri attraverso i programme e i 
manifest! d'avanguardia, nasce 
dalla lunghissima crisi della cul
tura oltocenlesca. «L'arte mo-
derna non £ nata per via evo-
lutiva dall'arte dell'Ottocento; al 
contralto e nata da una rottura 
dei valori oltocenleschi», scri
ve Mario De Micheli nella nuo
va edizione economica del suo 
prezioso volume Le avanguardie 
artisitche del Xovecento (1): e su-
bito precisa che non si i trattalo 
di una sempltce rottura estet'ica. 
ma che essa e stata determinata 
da una serie di ragioni storiche e 
ideologiche. 

Critica 
marxista 

Da questo punto di vista il li
bro di De Micheli. nei confronti 
dei saggt che generalmente si 
scrivono sull'argomento. presen
ta un indiscutibile tnteresse 
Questa e anche la ragione della 
fortuna che H libro ha otlenuto 
m Italia e fuon. dove 6 staio 
tradotto in vane lingue. Uscito 
per la prima volta sette anni fa. 
questo testo i infattt il nsvltato 
di una seria ricerca critica. con-
dotta con spirito marxista. per 
riproporre il problema delle avan 
guaraie artistiche in termini che 
rifiutino sia il consenso generico 
in chiave di gusto che Valtret-
tanto penenca condanna in chia 
ve doamatica. 5i tralla di un li
bro vivo, scntto con altiva par-
tectpazione. che esamina le dot-
trine, le idee, le poetiche nel loro 
dtvenire storico e soprattuxto nel
la concilata vicenda creativa dei 
maopiori protagonisti dell'arte 
conlemporanea. eldborando ono 
interpretazione dei mouimenti e 
delle tenderize, che ne mette in 
evidenza i motici ii maggiore ten

sione. ancora oggi susceltibili di 
concreli sviluppi. 

II primo capitolo, Unita dell'Ot
tocento, illumina in modo chiaro 
e persuasivo Vmizio di questa vi
cenda. nei suoi molivi salienti: 
dall'unitd stonca. politica e cul
turale delle forze borghesi popo-
lari negli anni intorno al '4S. fino 
al disgregarsi di questa unita do
po il 71, dopo i tragici avve-
nimenti della Comune di Pangi: 
111 dissidto tra gli intellettuah e 
la low classe si fa acuto. le cre
pe sotterranee affiorano. il feno 
meno diventa generale. la rottu
ra dell'umtd rivoluzwnana del
l'Ottocento e ormai un fatto com-
piuto. Per lunghi anni. sino alia 
epoca nostra, le sue conseauenze 
domineranno i prob'emi della cul
tura e dell'arte ». 

Da questa situazione ha ori
gine, appunto. gran parte della 
avanguardia artistica europea che 
nel periodo «/in de siecle » ten-
de a manifestarsi talvolta in mo
di analoghi a cvelli del decaden-
ttsmo da cui fimsce col dUtin-
guersi pero per una sua fonda
mentale < anima riroluzionaria ». 
che diventerd operante in senso 
positivo ogni qual volta un arti-
sta mcontrera una situazione sto
nca propizia. 

1 segni della crisi sono dappn-
ma mdinduali. come le t sintoma-
tiche» espenenze di Van Goah 
di Munch, di En<or. Poi. dopo il 
milo dell'erasione attrareno \l 
ntorno alia vita selvagaia (Gau 
QUIT)) e le tentazioni deU'etolismn 
dell'arte ncara, dell'arcaismo 

Umberfo Boccioni: « Ritratto della madre - Volumi orizzontali > 

Pablo Picasso: • Donna », 1 

tradotte spesso in forme di esa-
sperata rivolta personate, si ar-
nva nei primi anni del Xove
cento alia costituzione e all'or-
panizzaztone dt quei < movi
menti > la cut vita rappresenta 
appunto la storia delle avanguar
die artistiche modeme. De Mi
cheli. esaminando I'una dopo Val-
tra la storia dei singolt movimen
ti fino al J935. e dandone poi i 
dricumenti e i mamfesti piu in-
teressanti, sottolinea particolar-
mente in ciascuno dt essi I'ef-
fettna azione di rottura con una 
situazione stonca. sociale e ar
tistica sempre diversa. 

Contro il 
provincialismo 
Cosi I'espressionisnio. nato co

me reazione alia (ilosofia posih-
va che si era ormai ndotta a una 
dottnna d'ordine. antinaturalisti-
co quindi e antiimpressionistico 
per eccellenza. afferma la ne-
cessitd di calarst nella realta 
per viverla daU'inlerno; e in 
Germania. dore soprattulto si af-
fermo. Ira ii 1905 e il '25 circa — 
con i movimenti della c Brucke >. 
del < Bleue Reiter» e della 
« .\>ue Sachliehkeil », e arlisti 
come Solde. Marc. Kandmsky. 
Klce. Otto Di, Grosz e Heart-
field — assume anche un partico
lare carattere antiborghese e an-
tihhsleo. Cosi it dadaismo (2). 
sorto a Zurigo net 1916. fu insie-
me rivolta contro la soffocante 
atmosfera svizzera e contro la 
guerra. provocazione contmua ed 
esigenza avtenttca dt trasjormare 
l'arte in azione. E certi furon ico-
noclasti del futurismo non sono 
del tutto inspiegabih se si pensa 
che il loro obiettivo era lo spa-
ventoso provincialismo della cul
tura italiana. e che ad essi d'al-
tra parte si accompagnavano. se 
pure m modo confuso e para-
dossale. riri fermenti di anar-
chismo e di socialismo libertano. 
' Succedendo a questi tentativi di 
rottura. e nel caso del dadaismo 
di totale negazione violenta, il 
Kurrealismo (3) tentd invece di 
formulare anche una concreta 
proposta per un'arte e una vita 
€ nuove >, diffcrenziandosi cosi 
da tutti gli altri movimenti: ad 

oqni esamc. ad oqni nustema-
zione critica della cultura del So 
vecento. esso non puo nun ap;>a-
nre come un fenomeno decisivo, 
certo d pm ncca at mfluenze e 
di lieviti. sia per quel che riguar
da le tcorie che le opere. Osti-
natamente volti alia ricerca di 
una nuova po^sibilita nvoluzio-
naria, i surrealisti feccro pro-
pne tutte le parole d'ordine che 
in passato avcrano rivendicato 
la liberta individuate e sociale. 
c Trasform.ire il mc>ndo. 'ia det-
to Marx: Camb.are la vita, ha 
delta Rimbaud: quesle due paro
le d'ordine sono per noi una so 
la ». scriveva Breton r.el '3J. Sa 
to nel 1921 (data del Primo Ma 
mfesto). ti surrealismo ebbe una 

1 nla al,ba<'anza traiaghala per le 
molte divcroenze interne del 
gruppo. anche j>oliliche: i divi
de/ill. Araaoi. Eluard. entrarono 
a jar parte del partito comuni
sta francese: Breton, che conti-
nun a considcrarsi I'unico vera 
surrealisla. allaccio rapporti con 
Trotsky, e in col'.aborazione con 
lui scrisse nel '38 il manifesto 
Per un'arte r.voluzionaria mdi-
pendenie. 

It panorama critico tracciato 
da De Micheli, dove, come egli 
s1e*?o senrc. sono c .stretfamen-
te anr.ndati interne cronaca. slo
ria. scnttmenti e poetiche >. si 
corr.p'.eta con tre importanli ca-
pitoh sul cubismo. il futummo, 
I'astraltismo. Infine. il volume e 
amcchito da da raccolta dei le-
stt proarammatici fondamentali 
delle avanauardie. alcuni dei qua
li. come quelli delle avanguardie 
russe. tradotti per la prima vol
la. Come si vede. in un periodo 
in cui U problema delle avan
guardie e ntornato in primo pia
no. il libro di De Micheli si pre
senta come una guida circostan-
ziata del tema, come uno stu
dio che unisce all'eficacia degli 
argomenli il vantaggio di una 
informazione larga e sicura. 

Edda Cantoni 
(1) Mario De Micheli. Le avan

guardie artistiche del Novecento, 
Universale Economica FeltrineKi. 
L. 800. 

(2) Tristan Tiara, Manifest! 
del Dadaismo. introduiione di 
Santro Volta. Einaudi. L. 2.500. 

(3) Andre Breton. Manifesli del 
Surrealismo, introduzione di Gui-
do Neri, Einaudi, L. 3.000. 

Salman', nella sua indagine. 
nfiuta la dicotoima fra Unia-
ne-amo e Rmascimento e rias-
VOIIK' questo in quello. «in un 
tapporto di contniuitii* Me.iesi-
me sono. difatti. per ambedue i 
movimenti le comixinent:. mede-
vme le coutiaddi/ion : la dif-
feuHua e nella tirno-e o mag-
g.ore acceotua/ione che. nell'imo 
o nell'altro. os.-** p:es^itano. Ma 
vero e che il sai.-.o di tutta la 
civ i ta utiianistico ritiascinienta-
le si csp"ime ciel « classicismo » 
e queMo * era certatueute armo-
nia delle forme e culto della 
belkv.za. ma. nello stesso tem
po. era aciche uleale di equili-
bno fra l.sticito e ragione. norma 
di comportameiito uniano. compo. 
ste/!/,i dei MYi'.imeiiti e delle azio-
ni. accordo di materia e spirito. 
.*m*o della mi sum negli 3te.*M 
imp.i si del MMtire e del pen-
s.i i e «• 

II momento piu fehce di que-
s'o eq'iilihrto .-a re.iii//a nei de-
ctYiin compres fra la morte di 
Loiui/n dei Medici (1-192) e la 
pace di Cambrai (1.">2'J): dopo 
il \3'M) si fa sempre pu inainfe-
sta la cn.si — di ordicie stori
co — che indebolbce o travolge 
is'ituzioiii politiche. sociali, re
ligiose. e corrode piu o meno 
drammat'cameiite le coscienze. 
lei particolare. Salman nbadi-
sce die « la contraddizione pro-
fonda deirilmanesimo e de! Ri-
nascimento consiste nel contra. 
sto fra la form.izone cosmooo-
l:ta degli intellettuali e la n-
stretta cerchia deKa corte si 
snorne. fra l'asp.raztone a una 
civilta a carattere universale e le 
struttire ancora corjwative delta 
vi'a civi e e politica * I segni 
di questa contraddi/ione s*»io re 
penbili nella storia dl quegii 
ai".m. 

In Italia, il mutamento m-
tervenuto si avverte a livello 
della nuova .sensibilita. che e 
coscienzij della rottura deU'equi-
librio rinascimcntale e. uisieme, 
desideno di ricoslituirlo. Iii se-
de letteraria. il dibattito sulla 
poetica di Anstotcle o quello 
sulla lingua sono tipici di una 
cultura die tetide a mediare le 
contraddizioni della realta: nei-
l'uno e nell'altro fenomeno let 
terano. il vecchio e U nuovo ̂ i 
intrecciano. e compito del critico 
e di rintracciare e discriminare 
in essi i correlativi elernenti po 
stivi e negativi. Cosi. Salman fa 
notare che talora il ceccJiio por. 
ta a ripristtnare la vahdita di 
funzioni fondamentali. quale quel 
la — nel dibattito sulla poetica 
aristotelica — della pnesenza 
«attiva della rag.one nell'opera 
d'arte>: e rileva pure che il HUO 
vo spesso ha solo apparenza di 
novita. come — in seiio alia que 
stione della lingua — aw.ene del 
la «dimensione sociale», la cm po 
stulazione del « fiorentmo d'uso » 
senibra avanzata e. fnvece. n-
sulta arretrata e corporativa. n 
solvendosi in « difesa di una tra 
dizione (Burchiello. Pulci. Ber 
ni. Aret:noj piuttosto che di un'.ii 
tra (Petxarca. Boccaccio) >. Ve 
ramente per il < nuovo » operano 
gli scrittori che come il Ruzzan. 
te e ii Folengo. riescono ad mdi-
viduare la crusi della corte e 
della citta e. per converso. la 
€ vitahia del mondo corKadino » e 
« il valore... del dialetto >. 

•S-illa base di questa indagine 
stonco-culturale. Sjlinan approda 
alia constatazione che « la cultu
ra del Cnquecctito si muove su 
tre piani diversi ..che spesso 
.nterfenscono fra loro c che 
presentano nel loro witemo aspet
tl contrastanti >. Per la descri-
zione di essi Salinan al so.ito 
pjnia sulla complessita di ognu-
no: per esempio. quando col 
lega al «secondo piano >. de;-
l'« empina >. la commedia e la 
novella, Sal.nari esclude proprio 
per questo che e.-vse esercit»i«> 
una « funzionc di rottura ». per 
che in ultima anahsi «si mjo 
vono oell'ambito stesso dela 
cultura di corte >. Per trovarc 
elemtnti di rottura con la cultj 
ra egemone. occorre ;ndagare ,-J 
quello che Sa.aiari chiama « te.-. 
zo piano»: x\ esso si trova 3̂ 
nuova d mensione sociale delle 
grandi masse (sorta nella storia 
in seguito alia Riforma) che agii 
inteilc.tuali si pone come pro
blema di un nuovo pubbLco. La 
tesi <h Salmaxi e che questa 
c dimensione non anstocratica 
dell?, cultura » e presente. an
che se n termni csostanaai-
nxtite > subalterr.i. m Uitto ii 
Cmqueoento e. « intrecciata con 
ie altre due > del classicismo e 
deU'empina, < fa parte wilegran-
te della personalita dei maggior. 
scrittori de. secolo >. 

Al * C:nqueomto ». hanno col-
labo-ato anche Bruno Maier 
(»Tasso») e Michce Caiaudel-
la (Teatro-Narratori): ed occor
re di sfug^ita n!e\are che quan. 
to Cataudella d.ce del teatro del-
1'orndo (tderivava dircttamente 
da un nuovo modo di mterpretare 
la catarsi aristot«i:ca. La quale 
anzicbe bberazione dal terrore, 
si voleva al contrano Ispiratn-
ce di terrore e di misericordia 
al fine piu rcmoto di liberare io 
spettatore dal peccato secondo 
la morale cattolica >) pu6 av-
viare a nuove possibilita di inter
pretazione di tuua la c Tragedia > 
del secolo. 

Nella seconda parte del terzo 
voume. flgura la sezione del 
c Seicento > a cura di Alberto 
Asor Rosa, la cut introduztone 
spesso acuta e stimolante meri-
terebbe un discorso a parte. 

Armando La Ton* 
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