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Vivace ripresa della discussione su Marx nella RFT 

Marxismo e storia 
Un saggio del tedesco occidentale Helmut Fleischer affronta un pun-
to nodale della teoria marxiana — Analisi storica e lotta di classe 

E' in corso nella Repub-
blica Federale Tedesca una 
vivace ripresa degli studi 
intorno a Marx e al marxi
smo; bisogna aggiungere 
che, forse per una esigenza 
dovuta ai troppo lunghi an-
ni di silenzio, tale ripresa 
e caratterizzata soprattutto 
da una ben precisa tenden-
2a filologica ed ermeneutica, 
dal tentativo cioe di « rileg-
gere > i testi e il contesto 
che costituiscono l'opera di 
Marx, e di interpretarli e 
illustrarli, prendendo soprat
tutto le distanze da prece-
denti interpretazioni. Pen-
siamo si tratti di un lavoro 
estremamente utile, sia per-
chd, ancora una volta que-
ste ricerche tedesche appaio-
no svolgersi sotto il segno 
di una viva, e diremmo qua
si intima, comprensione del
la dialettica; sia per che 
troppa parte della produzio-
ne contemporanea su Marx 
e viziata, a nostro parere, 
da una « contaminazione » 
con concezioni del rnondo e 
metodologie ad essa estra-
nee, e, in particolare, con 
le forme piu moderne e 
"raffinate" di positivismo 
(lo strutturalismo, la neo-
linguistica, quando non ad-
dirittura la... cibernetica). 

La casa editrice «II Mu-
lino» ha pubblicato recen-
temente uno dei saggi piu 
riusciti dovuti alia penna 
di questa giovane genera-
zdone marxista tedesco-oc-
cidentale, Marxismo e sto
ria (Bologna, II Mulino, 1970, 
pagg. 220, L. 3.000) di Hel
mut Fleischer, professore 
aH'Universita libera di Ber-
lino, e gia autore di altre 
opere sul marxismo, tutte 
orientate verso la ricerca 
del suo nucleo umanistico 
e pragmatico. 

Diverse 
letture 

II dibattito intorno al sen-
so e al ruolo della storia in 
Marx ha sempre costituito 
uno dei punti nodali dal 
quale si dipartono diverse 
letture del suo pensiero; e 
anche qui in Italia, per re-
stare a questo dopoguerra, 
ha dato luogo, poniamo, a 
tesi estremamente diverse, 
quali quelle di Galvano del
la Volpe e dei suoi allievi 
da una parte, e quelle di 
una linea interpretativa 
* gramsciana >, esemplifica-
ta, tra l'altro, nei saggi di 
Nicola Badaloni (II marxi
smo come storicismo, e al-
tri). Ora, bisogna intender-
si. Se per storicismo si in-
tcnde quello che ne affer-
ma il suo forse maggior cri-
tico contemporaneo, K. R. 
Popper, la questione non si 
pone nemmeno. Secondo 
Popper, infatti, il marxismo 
sarebbe una teoria «pura-
mente storicistica, che si 
propone di prevedere il cor
so futuro delle vicende eco-

nomiche e politiche, e spe-
cialmente lo svolgimento 
delle rivoluzioni ». Cid im-
plicherebbe, sempre secon
do Popper, una sottomissio-
ne alia < storia *, che si pre-
senterebbe in tal modo co
me una forza irrazionale, 
cioe non sottoposta al con-
trollo dcgli uomini, i quali, 
tutt'al piu, riconosciuta que
sta « necessita » potrebbero 
dire: * Vedo l'inevitabilita 
di questa evoluzione... Per-
tanto ho preso la mia fon-
damentale decisione in fa-
vore del proletariate e del
la sua morale. E questa de
cisione si basa unicamcnte 
su di una previsione scien-
tifica, su di una profezia 
scientifico-storica ». 

Gli uomini 
e la storia 

Per una ampia e adegua-
ta risposta a queste tesi, e 
interpretazioni, di Popper, 
e della sua opera La societa 
aperta e i suoi nemici, dalla 
quale abbiamo tratto le pre
cedent citazioni, si legga, 
nel piu recente numero di 
« Nuova Corrente », il bel 
saggio di Sergio Moravia. 
Ma gia Helmut Fleischer, 
sia pure sinteticamente, ri-
sponde, nel libro che esami-
niamo: c Marx ha energica-
mente respinto ogni concet
to ipostatizzato dalla "sto
ria". II corso della storia 
non da alcun genere di di-
rettive... Non vi e assoluta-
mente posto, nel marxismo, 
per una tale metafisica del 
corso della storia: perche 
la storia non scorre, ma gli 
uomini la fanno; non e la 
storia che ha un fine, ma 
sono gli uomini che hanno 
fini storici ». 

Fini storici, appunto. Gli 
uomini fanno la storia — 
dice Marx — ma a partire 
da determinate condizioni. 
Per questo le concezioni 
« socialiste >, prima della 
nascita del proletariate, cioe 
dell'oggetto storico portan-
te della rivoluzione antica-
pitalistica, erano soltanto 
< utopie», ma diventano 
« scienza > una volta che la 
Utopia socialists sia attua-
bile attraverso Tattivita ri-
voluzionaria del proletariato 
stesso. Scienza — si badi — 
della rivoluzione: vale a di
re di cid che le « determi
nate condizioni» rendono 
possibile, anche se non ne-
cessario, o « inevitabile », 
come dice Popper nella sua 
caricatura dello storicismo 
in genere e di quello mar
xista in particolare. 

Certo, come osserva Flei
scher, la storia, nella conce-
zione marxiana, non e una 
« deduzione logica », e « non 
ha alcun "senso", e partico-
larmente alcuna destinazio-
ne finale secondo qualche 
intenzione ultima », anzi, ad-
dirittura, una attenta anali

si dei testi di Marx porta 
a mettere in crisi la stessa 
idea di « progresso ». « La 
riflcssione sulla storia e in-
fine — osserva ancora Flei
scher — nel marxismo, ele-
mento di una prassi modi-
ficativa in vista di un fu
turo >. 

Ma proprio queste, e altre 
numerose ed acute osserva-
zioni sulla categoria di « sto
ria > in Marx portano Flei
scher a ribadire ancora una 
volta la centralita di tale 
categoria nel pensiero di 
Marx, come luogo necessa-
rio, o, per dirla con Marx, 
« formazione economico-so-
ciale» determinata entro 
cui le altre categorie fon-
danti, i bisogni, il lavoro, i 
rapporti di produzione, tro-
vano la loro concreta, e va-
riabile, specificita e « deter-
minatezza ». Non a caso lo 
Autore, nell'ultimo capitolo 
del libro, dopo aver critica-
to le aflfermazioni, oggi di 
moda in taluni ambienti 
pseudo-marxisti, secondo cui 
la Rivoluzione di Ottobre 
non doveva venir compiuta 
da Lenin e dai bolscevichi, 
perche in Russia « non esi-
stevano le condizioni stori-
che per una rivoluzione so-
cialista», osserva invece 
che e proprio compito di 
una analisi storica sul « con-
creto >, cioe sulle vicende 
post-trivoluzionarie della U-
nione Sovietica il renders! 
conto del come e del per
che < la conduzione della ri
voluzione e rimasta... indie-
tro rispetto alle possibility, 
specie nel senso che non so
lo e stato realizzato troppo 
poco di cid che era positi-
vamente possibile, ma che 
sono stati compiuti anche 
atti nettamente contropro-
ducenti >. E tale analisi « sto
rica » va condotta, owiamen-
te, con gli strumenti critici 
del marxismo, che la sto
ria, appunto, permettono di 
comprendere e di < disvela-
re>. 

Battaglia 
comune 

Solo in questa interpre-
tazione < storicistica », del 
resto, il marxismo. come 
teoria della rivoluzione, ac-
quista tutto il suo significa-
to di «emancipazione >, o 
liberazione, o meglio auto-
liberazione del proletariato. 
E' solo cosL infatti, che la 
soggettivita, anzi la inter-
soggettivita, della classe, ac-
quisisce il suo ruolo di for
za storica essenziale alia ri
voluzione. Solo cosl, infine, 
i vari, multiformi, spesso 
contraddittori aspetti e mo-
menti della lotta del prole
tariato si unificano nella di-
rezione unitaria della batta-
glia comune sul fronte anti-
capitalista e antimperialista. 

Mario Spinella 

Iniziative editorial! e manifestazioni per il centenario del primo governo operaio 

La Francia celebra 
la Comune di Parigi 

Mobilitati storici, case editrici, ricercatori - In libreria almeno cento opere 
nuove e la ristampa dei classici sui 72 giorni della rivoluzione parigina-Un 
violento libello che riprende la tesi delP«accidente della storia» - Grande suc-
cesso alio spettacolo di canzoni di cenfanni fa - Un colloquio internazionale 
e due seminari di studio - In omaggio alia Comune, la riunione del Comitato 
esecutivo della Federazione sindacale mondiale nella capitale francese 

Le telefoniste inglesi in sciopero 

Sembra quasi un'indossatrice dell'ultlma moda parlgina, con 1 mini • pantaloni e le scarpe « anni 
venli», e invece e una del 220.000 postelegrafonici inglesi in sciopero da piu di un mese. Le telefoniste 
sono state uno dei dei nuclei piu combattivi della lunga vertenza che in Gran Bretagna ha creato 
la pa rails! quasi totale del servlzlo posts le, telefonico e telegraflco. Queste ragazze, con i cartelli di 
protesta contro I'lntransigenza della dlrezlone generale e con quel I i Inneggianti ai slndacalisti, hanno 
dato un contributo anche propagandtstico alia lotta della categoria. 

Un contributo al dibattito in preparazione della Conferenza nazionale del PCI 

La selezione di classe nella scuola 
Uno studio (ENSIS suH'isfruzione secundaria - Cambiale le proporziofri tra seffore tecnicoprofessionale e setfore Ikeate • Due tendenze in contrasfo: quella 
che mira all'aumenfo del tasso di scolarinazione e ad elevare I'obbligo, Tal tra che cerca di mantenere la ffunzione discriminanle della divisione degli indirizzi 

Nell'anno scolastico 1969-70 
frequentavano la scuola se-
condaria superiore L552.488 
giovanl, cosl rfpartiti: 232365 
nell'istituto professlonale, 642 
mila 21 negli isUtutl tecnici, 
235.014 negli Istituti e nelle 
scuole magistrali, 220.216 nel 
hcei scientific!, 204.774 nel li
ce! classici, 17.098 nei licei ar-
tistici. II CENSIS nello studio 
L'tstruzione secundaria in Ita
lia — Aspetti sociologici pub
blicato nell'ottobre 1970 con-
f rontava quest! datl con quel-
li relativl all'anno scolastico 
1950-51, quando gli iscritti alia 
scuola successive alTobbligo e-
rano 383^06. La crescita e av-
venuta naturaknente in tutti 
gli indirizzi, ma in maniera 
diversa, come nsulta dai cal-
coli delle percentuali. Nei pro-
fessionali sono passati dal 7,5 
per cento a] 15%, nei tecnici 
dal 32,2% al 41,4%, nei magi
strali dal 18,4% al 15,1% nel
lo scientifico dal 10,4 al 145 
per cento, nel classico dal 315 
per cento al 135%, neU'artisti-
co dallo 0.3% all'14%. 

Venfanni fa. il 41,6% dl co-
loro che proseguivano gli stu
di trequentavano i licei, il 
39,7% un indirizzo tecnico
professionale. oggi nella scuo
la secondana superiore di mas-
sa !e proporzionl sono radical-
mente cambiate: 11 56,4% e 
iM-nito ai settore tecnico-pro-
leisionale. il 27,4% al ltceale. 
L. .Ni.iuio magistrate e la sola 
^ uoia in cui si sia venUcata 
una forte djminuzione delle 
iMTiziom negli ultimi anni 
M i l ' , ne. 1W9 70 rispetto ai 
i'annii scolastico precedent*; la 
diminuzionc- e fortissima nel 
primo anno: —i5,I%), men-
tra l'incremento maggiore, a 

II liceo scientifico nel 

quale continua 11 boom inizia-
to died anni or sono, si e a-
Tuto nell'istituto professlona
le da quando la cosiddetta 
sperimentazione del quarto e 
quinto anno ha fatto balena-
re la prospettiva dell'accesso 
all"universita. 

n carattere dl massa della 
scuola secondaria superiore ri-
sulta oltre che dalle cifre as-
solute anche dalla percentua-
le dei giovanl che proseguono 
gli studi dopo 1 quattordicl 
anni, che dal 1966 In avanti si 
e aggirata intorno all "80%. T©-
mito conto che soltanto il 60 
per cento delle ultime leve 
ha concluso I'obbligo a quat
tordicl anni, risulta che cir
ca la meta degli adolescentl 
dopo la scuola media conti-
nuano a studiare mlrando al 
diploma o alia laurea. Non e 
una clfra eccessiva e occorre-
ra riflettervi ancora. Ma que
sta scuola produce oltre 250 
mila diplomat! all'anno (71 
mila 832 nel 1951. 263.116 nel 
1969) e, come si sa, 11 mer-
cato del lavoro non pub rice-
verne che una parte. 

Discutibili 
pro wed intent i 

In questo fatto, oltre che 
nella naturele tendenza a ml-
gliorare le proprie condizioni 
social!, sta la splegazione del-
l'aumento di coloro che si 
Iscrlvono aU'universita: nel 
1960-61. erano il 59.6%, nel 
19K748 erano saliti al 72,7%. 
Sta qui anche la splegazione 
della politica degil ultimi an
ni volta con discutibili prov-
vedimentl ad aprire al mag

gior numero possibile di giova-
m le porte di un'umversita 
sempre piii squalificata. 

Un dato significative e quel
lo che riguarda gli insegnan-
ti. Naturatmente anche 11 lo
ro numero e cresciuto: ma 
nel 1950-51 e'erano 9 studen-
ti per ogni professore, nel 
1967-68 oe n'erano 13. Gli allio-
vi sono aumentatl del 161% 
nel classico, nello scientifico 
e eel magistrale, gli insegnan-
ti del 62%, nel tecnlco l'au
mento e stato rispettivamen-
te del 393% e del 268%, nel 
professional del 558% e del 
312%. Se e vera che l'aumen
to del numero d'insegnanti di 
per se non agisce contro la de-
qualificazione della scuola, e 
pur vero che la loro dimlnu-
zione percentuale agisce nel 
senso della dequalificazione, 
come agisce nel senso della 
selezione, e che non e'e rifor-
ma possibile che non pass! at
traverso l'immediata riduzione 
del numero di allievi per ogni 
insegnante. 

L'attenzione che si e giusta-
mente rivolta negli ultimi an
ni alia massiccia selezione che 
si attua nella scuola obbliga-
toria ha fatto passare In se
condo piano la selezione che 
continua ad operare nella se
condaria superiore. E* una se. 
lezione che agisce da un lato 
mantenendo negli lstituti una 
massa dl ripetentl e prolun-
gandone cosl la scolarizzazio-
ne (nel 1969 il 123% degli 
Iscritti erano ripetentl, nel 
1967 erano 11 14,5% e 11 53.7 
per cento si diplomavano In 
ritardo), e daH'altro lato, con 
traddittoriamente^gisce attra
verso 1'esclusione: poco piu del 
60% giunge al termine dello 
istltuto professlonale, poco piu 

dell'80% conclude gli studi 
magistrali. Su questo secondo 
aspetto influisce indubbia-
mente 1'orientamento dei pro
fessor!. come apparve l'anno 
scorso quando alia clrcolare 
Misasi che invitava a ridurre 
le bocciature nella prima clas
se si rispose con un incremen-
to del numero dei resplntl. 

Composizione 
sociale 

La selezione, si sa. funzlo-
na in senso classista. Lo dl-
mostra la composizione socia
le degli iscritti alia scuola se
condaria: il 50.5% sono Hgli 
d'imprenditori. liberi profes-
sionisti, dirigenti e impiegatt. 
cioe del 153% delle forze di la
voro. il 28.7* k sono figli dl la-
voratort delle altre categorie 
(il 58,7<>/t delle forze di lavo
ro). II 38,2s* dei liceali, ma 
solo il 7«5«i degli iscritti al 
settore tecnlco e professlona
le sono figli di diplomat! e 
laureati. La quasi totalita dei 
giovanl fra i quattordicl e 1 
diciotto anni figli di laureati 
e soltanto 11 47,4** del figli di 
persone m possesso della so
la licenza elementare frequen-
tano la scuola secondaria su
periore. In generale, insomnia, 
la proporzione di coloro che 
proseguono gli studi diminul-
sce col livello d'istruzione del 
padre. 

Anche fattori geografici in 
tervengono nella selezione. La 
assenza di strutture che ga-
rantiscano 11 « diritto alio stu
dio » (mense, nllnggi gratulti. 
trasporti, gratulta dei libri) 

unita alia dlstribuzione terri-
toriale irrazionale (solo 1154 
comuni su 8055 sono sede di 
almeno una scuola secondaria 
superiore) agisce come poten 
te fattore d'aUontanamento da-
gli studi 

Queste cifre, come si e ac-
cennatc. confermano e precisa 
no giudizi assai not! sul ruo
lo e la funzione della scuola. II 
quadro che risulta e prima 
di tutto quello d'un sistema 
generale delllstruzione pre 
universitaria nel quale, dopo 
una selezione massiccia ope-
rata in clascuno degli otto an
ni del I'obbligo (gia in prima 
elementare oltre il 10% degli 
alunni vengono bocciati seb. 
bene da quasi quindici anni 
siano in vigore i « cicli» che 
dovevano servire anche a ri
durre le npetenze), si inco-
raggia rafflusso del maggior 
numero possibile di licenzia 
ti di scuola media, pur sen-
za rinuncrre, neppur qui, al-
l'opera di selezione. Sembra-
no essere in atto due tenden
ze contrastanti: una mira ad 
estendere il tasso di scoianz-
zazione (11 famoso Progetto 
80 prevede che fra oove anni 
gi iscritti alle varie scuole sia
no il 26'* della popolazione. 
con un tasso di scoUrita del
l'80% da 3 a 6 anni. dei 100 
per cento fino a 14 anni, 
dell-80** da 14 a 16 anni, del 
50** da 16 a 19 anni), vuole 
I'obbligo fino a sedici anni, 
cerca di favorire H prosegui-
mento degli studi, propone la 
unlflcazione almeno parziale 
dei diversl indirizzi, insomma 
punta ad un timido proces-
so riformistico; tm'flltra ten-
denza e piii arretrata, ed e 
quella di coloro che, abbla-

no o no accettato l'unificazio-
ne della scuola media, pro-
pongono per la secondaria su
periore la permanenza della 
divisione in diversl indirizzi 
di cui almeno uno. quello h-
ceale, conservi il carattere di-
scriminatorio. La scuola se
condaria superiore ha comun-
que carattere di massa. si di-
ceva, ma occorre intendersl 
sul significato dei termini. Se 
per esempio si dovesse eleva
re dawero I'obbligo a sedici 
anni e contemporaneamente 
eliminare il sistema delle boc
ciature e delle esclusioni, oc-
correrebbe far posto nel solo 
biennlo a tanti allievi quan-
ti ne accoglie 1'attuale quin-
quennio. 

C'e infine la famosa que
stione della scuola come carea 
di parcheggio ». « deposito dt 
forza lavoro» per adolescen
tl e giovani che non potreb 
bero trovare occupazione e 
perci6 si trattengono nelle au-
le scolastiche il piii a lungo 
possibile utilizzando il siste
ma deH'istruzione come val-
vola di scarico d*una fra le 
piii strident! contraddizioni so
cial!. Anche questo ruolo del
la scuola esce confermato dal
le cifre. Ma 11 punto di vista 
per quest'analisi non pub es
sere solo o prevalentemente 
quello scolastico: dev'essere la 
societa. la dinamica delle for
ce dl lavoro e in ultima ana
lisi i rapporti produtuvl. E' 
questo il motivo piincipale 
per cui delle question] scola
stiche occorre che si faccia-
no carico «in prima perso 
na a la classe operaia e le sue 
organizzaziont. 

Giorgio Bini 

Dal nostro corrispondente 
PARIGI, febbraio 

Due monument!, diversissi-
mi nelle loro strutture e nel 
loro significato, rlcordano ai 
pangini la Comune del 1871: 
il Muro dei federati al cimi-
tero del Pere Lachaise, grigio 
e severo sotto gli alberi an-
nosi, e la Basilica del Sa-
cro Cuore, enorme e cremosa 
in cima alia collina di Mont-
martre. Ma se al Pere Lachat-
se, ogni anno, da decenni, mi-
gliaia di persone sfilano in 
silenzio per rendere omaggio 
ai comunardi sul luogo stes
so di uno dei piii tremendi 
massacri della reazione bor-
ghese, nessuno o quasi ricor-
da ormai che il Sacro Cuo
re fu eretto alia fine del se-
colo scorso come segno dl 
espiazione o come ringrazia-
mento al cielo per aver sal-
vato Parigi e la Francia dal 
pericolo della sowersione co-
munarda. 

Tra il primo e il secondo 
monumento Parigi allarga la 
sua grigia e fitta ragnatela 
di strade e a volervi trac-
ciare un itinerario della comu
ne quasi tutta la citta ne ver-
rebbe interessata, dalla Butte 
Chaumont al Faiibourg St. An-
toine, dalla Republique a 
Montmartre perche quasi tut
to il popolo parigino vi parte-
cipb, si barricb, si difese casa 
per casa fino aU'ultimo proiet-
tile, fino aU'ultimo pezzo di 
pane. 

Cos'e stata la Comune di 
Parigi? Marx l'aveva definita 
« il primo governo operaio » 
della storia. Altri parlarono 
di « cr^giuolo del mondo mo. 
demon, altri ancora dl cfol-
11a senza prospettivea o dl 
« accldente della storia ». E se 
poet! come Rimbaud o art!-
sti come Courbet 1'avevano 
cantajta e difesa, Alphonse 
Daudet scrlsse che 1 federa
ti erano soltanto degli «ar-
rabbiati », Leconte de Lisle 11 
dipinse come «una banda dl 
bestie furiosea e Theophile 
Gautbier arrivb a paragonar-
11 a aselvaggi danzantl sulle 
rovine fumanti della Societa v. 

Esaltata o vilipesa, piii spes
so ignorata o misconosciuta, 
la Comune di Parigi avra cen-
t'anni 11 prossimo mese di 
marzo, e questo centenario ha 
mobilitato, in Francia, case 
editrici, storici, ricercatori, po-
lemisti e perfino dilettanti o 
awenturieri della storia sic-
che in questi giorni. in una 
qualsiasi libreria ben fornita 
e attenta alle date, e possi
bile scoprire almeno una cin-
quantina dl titoli piii o me-
no allettanti relativl al settan-
tadue glomi dl vita del pri
mo governo operaio. 

Esordiamo con le librerie 
perche 11 fenomeno e consl-
derevole tanto piii che di qui 
a maggio — momento culmi-
nante delle celebrazioni — al
meno un'altra cinquantina dl 
opere verranno ad infittire 
gli scaffali e le vetrlne dei 
librai. 

Tanto interesse, anche se in 
certi casi non scevro da aspet
ti speculativi e commerciali, 
non pub che essere salutato 
con favore perche, in ogni mo
do, avra per effetto dl rawi-
vare soprattutto nei giovani, 
ai quali 1 manual! ufficiali 
hanno fomlto ben pochl luml, 
e spesso tendenziosi. sulla ri
volta del 1871, U desiderio di 
conoscere e approfondire que
sta pagina altisslma della sto
ria del movimento operaio 
francese e internazionale. E' 
vero, in effetti, che proprio m 
Francia — fino a qualche an
no fa — 1 manuali scolasti 
ci liquidavano la Comune in 
poche righe che la dipingeva-
no come una ventata di fol-
lia « fortunatamente » spentasi 
nel giro di qualche settimana. 
La ragione di questo atteg 
giamento dei compilatori di 
storie patrie? Uno degli stori
ci da noi incontrati in questi 
giomi ci ha detto: «La 
Comune e stata una insurre-
zione operaia. ha messo in 
causa gli ordinamenti dello 
Stato borghese, e ha tradot-
to, nelle condizioni del suo 
tempo una aspirazione incon-
testabile al socialismo. Qual
siasi riconoscimento della Co
mune non poteva qumdi che 
ripercuotersi sui giovani come 
una esaltazione degli Ideal! 
socialist! Di qui la reticenza 
del compilatori di storie. 

La paura di classe che ave. 
va scatenato la feroce repres-
sione dei versagliesl continua 
a sussistere nel tempo e spie 
ga 11 fenomeno da te osserva 
to. e cioe il silenzio dei ma
nuali ufficiali in rapporto alia 
Comune ». 

II centenario rompe questo 
silenzio, fa tacere finalmente 
queste paure ed lmpone anche 
ai distratti di gettare almeno 
uno sguardo sul titoli uscitl in 
questi ulUml mesi. Per comin-
ciare parliamo dei classici, 
tutti ristampati dalle mag
gior! case editrici francesi 
dalla nGuerra civile in Fran 
ciau di Marx all'ancora insu-
perato — a nostro awl so — 
saggio di Lissagary, ai molt! 
e molti volumt di prosn po-
pulista e politica dei « padri » 
della Comune come Jules Val-

les, Eugene Varlin, Louise Mi
chel. E tra i classici, anche 
se anonimi, bisogna mettere 
in prima fila le antologie e le 
raccolte di document! che get-
tano una luce straordinaria-
mente intensa sulla vita, la 
personality, le idee dei comu
nardi: per esempio gli «Atti 
delle 31 sedute ufficiali della 
Comune di Parigi» che ci ri-
portano le decision! di questo 
primo governo operaio sull'ln-
segnamento laico, l'organizza 
zione comunale, la stamps, 
i diritti e i doveri dei citta-
dini. la condanna del milita-
rismo « gallonato » e decine 
di altri decreti, ordinanze, ap-
pelli da cui traspare il disin-
teresse, la lungimiranza, lo 
spirito democratico. l*umane-
simo di questi uomini del tut
to impreparati e forse non lei 
tutto cosclenti dl scrivere una 
pagina assolutamente nuova 
della storia. 

Per esempio. ancora, gli at
ti processuall e i verbal! dei 
fucilatori versagliesi. Uno di 
questi ultimi ha scritto nel 
suo rapporto: «Li abbiamo 
messi al muro. Sono tutt! mor-
ti con una sorta di altezzoso 
disprezzo sul viso ». E Garcin, 
una belva, racconta: «Diss! 
a Milliere, uno de caporioni, 
che sarebbe stato fucilato in 

«Problemi 
di storia 
del PCI» 

II corso dell'lstltuto 
Gramsci che avra ini-
zio il 25 febbraio a 
Roma, nel Teatro del

le Arti 

Gloved! 25 febbraio alle ore 
21 avra inlzio a Roma, al 
Teatro delle Aril (via Sicl-
lia 39) II cielo di lezlonl pro-
mosso dall'lstituto Gramsci 
su < Problemi dl storia del 
PCI». 

II corso affrontera I mo
ment! e i nodi politic! piu 
signiflcativi della storia del 
Partito comunlsta Italiano, 
nell'Intento di contribuire a 
slargare le prospettive della 
analisi che con crescente in
teresse vengono condotte In
torno alia formazione e alio 
svlluppo dl quella che si e 
dlmostrata una forza politi
ca determinate nello svllup
po della democrazia italiana 
e la forza decislva nella lot
ta per la trasformazlone so-
ciallsta della societa italiana. 

II corso comprendera le se-
guenti lezlonl: 

Gloved) 25 febbraio 
Paolo Spriano: c Dalla scls-

sione di Uvomo a Lione. Si
gnificato storico della forma
zione del nuovo gruppo d!ri-
gente del PCI ». 

Gloved! 4 marzo 
Ernesto Raglonleri: c II 

giudizio sul fascismo. La lot
ta contro II fascismo. I rap
porti con I'l. C >. 

Lunedl 8 marzo 
Alessandro Natta: « La Re-

sistenza e la formazione del 
"Partito nuovo"». 

Lunedi 15 marzo 
G. Carlo Pajetta: • Dalla 

Liberazione alia Repubblica. 
Le scelte del PCI fino al pas-
saggio all'opposizione ». 

Giovedj 18 marzo 
Giorgio Amendola: « II PCI 

all'opposizione. La lotta con
tro lo scelbismo ». 

Lunedi 22 marzo 
Pietro Ingrao: « II XX Con-

gresso del PCUS e I'VIM 
Congresso del PCI >. 

Giovedi 22 aprile 
Enrico Berlinguer: « Bilan-

cio degli ultimi anni e pro
spettive >. 

II corso costitutsce I'awio 
di un ampio programma di 
iniziative promosse dall'lsti
tuto Gramsci, ariicolato In ci
cli di esposizioni sulla storia 
d'ltalia dal 1945 a oggi, in 
un convegno su t II marxi
smo degli anni ' M e la for
mazione teorico-politica del
le nuove generazioni >, in un 
convegno internazionale sul 
tema « L'lntemazionale co
munlsta e il giudizio sul fa
scismo », in tavole rotonde 
sulla formazione della poli
tica del PCI nel secondo do
poguerra, in mostre docu
mentary, pubblicazioni di 

.document!, raccolte di me-
morle e ricerche locali. 

Le lezioni si terranno net 
giomi indicati alle ore 21 pre
cise. Si accedera in «ala sol 
tanto per invito. 

Per informa»ionl rlvolgeru 
alia Segreteria deil'lshluto 
Gramsci, via del Conservalo 
rio 5$, Roma • lei.: 651.628 
655.405. 

ginocchio perche questi erano 
gli ordini. Milliere rifiutb e 
aprl la giacca invitando i miei 
uomini a sparare. Gli gridai 
di mettersi in ginocchio. Due 
uomini lo tennero fermo in 
ginocchio mentre gli sparava-
mo addosso » 

Dai classici alle opere re 
centi. Tutti i volumi di Mau
rice Choury, un appassionato 
storico morto appena un anno 
fa mentre preparava il cente 
nario della Comune. sono nel 
le librerie. E vi sono I cinque 
volumi di una nuova « Storln 
della Comune » di Georges So 
ria e l'opera collettiva di Bru 
hat, Dautry. e Tersen «La 
Comune del 1871 » e il volu 
metto prezioso nel suo genere 
di Tristan R£my su « La Co 
mune a Montmartre » e 11 nu 
mero speciale della rivistp 
« Europe » e tanti altri tltoh 
che bisognerebbe illustrare p 
non soltanto cltare per forni 
re una idea piii completa di 
questo sforzo di ricerca e non 
soltanto una arida bibliogra 
fia. 

Naturatmente, se il Pere La 
chaise e il Sacro Cuore si 
fronteggiano nei loro opposti 
significati, gli storici non pos 
sono -\ssere da meno. Max 
Gallo pubblica un violento li 
bello intitolato «Una tomba 
per la Comune » dove riprende 
di peso, e con indubbia vio 
lenza di linguaggio. la vec-
chia tesi dello « accidente del 
la storia». Per questo giova
ne storico vi sono state due 
Comuni: quella di Parigi, eroi-
ca, sacrosanta, Ignobilmente 
massacrata dai versagliesi ma 
llmitata nel suo significato 
storico e politico alia follia 
senza prospettiva dei comu
nardi e alia insurrezlone spon
tanea dei parigini; quella di 
Carlo Marx e degli storici 
mandsti che hanno voluto tra-
sformare, a sostegno delle lo
ro teorie, un episodio eroico 
e nlente dl piu in un momen
to rivoluzlonario di importan-
za storica universale. 

II terzo capitolo editoriale. 
e non dei minor! anche se 
per certuni si tratta soltanto 
di folklore, riguarda 1 poet!, 
gli artisti della Comune. Tra 
le altre, citiamo due antolo
gie di vivo interesse: «La Com
mune en chantant» dl Geor
ges Coulonges — sulle cui ba-
si e stato impiantato uno spet
tacolo musicale che in questi 
giorni ha un grande successo 
a Parigi — e « Les Poetes de 
la Commune » del compianto 
Maurire Choury. 

I due volumi si compensa-
no e ci riportano la voce di 
autentici poet! popolari come 
Jean Baptiste Clement, Euge
ne Pottier, Eugene Chatelahi, 
Gaston Gremieux, Jules Jouy, 
senza dimenticare il «comu-
nardo illuminato » Rimbaud, e 
Victor Hugo, e Verlalne che 
non debbono certo la loro fa-
ma alia Comune. Ma e gia 
stupefacente constatare come 
in settantadue giorni dl vita 
la Comune sia stata capace di 
suscitare una tale esploaione 
di canti, di poesie. di invetti-
ve, di lamentazioni che a vol
te raggiungono elevati vertici 
di commozione, di umanita e 
di spirito di rivolta. Compos!-
zionl come quella dl Pottier 
* Le Commune n'est pas mor-
te » o «llnsurge » dl Clement 
« Le temps de cerises » e « Au 
mur *. di Dureux, di Hugues o 
il cCanto degli operaia di 
Pierre Dupont non sono «ol-
tanto appelli alia lotta o di-
sperate ballate popolaresche 
cantate un giomo eppoi sep-
pellite nella memoria gia pre-
sa da altri awenimenti: so
no qualcosa di piii; chg. spo-
gliate della loro occasionalita. 
toccano a volte le corde piii 
intime della poesia. E. su un 
altro piano, e stato forse di-
menticato che Eugene Pottier 
compose * 1 Internazionale a — 
il cui testo originale francese 
e un capolavoro del genere 
— in una mansarda di 
Parigi mentre 1 versagliesi 
massacravano sommariamen-
te per le strade gli ultimi re-
sistenti della Comune. 

Per finire — ma in questi 
mesi saremo costretti a ritor-
nare spesso su questo cente
nario — tre manifestazioni 
scientifiche sono previste a 
Pangi tra marzo e maggio. 
Un colloquio internazionale sul 
«Significato della Comune» 
cui prenderanno parte storici 
e specialist! di tutta l'Euro-
pa e due seminari di studio 
e di ricerca. orgamzzati dal
l'lstituto Maurice Thorez e dal 
Circolo di Studi mandsti su 
v Le origin! della Comune » e 
« Marx e la Comune *. 

D'altro canto la Federazione 
sindacale mondiale terra a 
Parigi, in omaggio alia Co
mune. la sua annuale riunio
ne del Comitato Esecutivo. E 
quest r> s((io per la Francia, 
come sottolineavamo, e senza 
ancora connv-ere le manife
stazioni programmate dal par-
titi domoorrttici dai sindaca-
ti. dalle organizzazioni di mas
sa E senza sapere cosa si 
fara nel resto dell"Europa, do
ve <:ome in Francia, la Co
mune « non e morta ». 

Augusto Pancildi 
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