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Una morte che viene a concludere un'aspra 0 gloriosa vicenda 

La scomparsa 
di Lukacs 
L'influenza di Simmel e di Weber negli anni di Heidelberg - Una contrad-
dittoria attivazione politica • Commissario all'istruzione della Repubbtica 
di Bela Kun • A Vienna e a Mosca • II travaglio del '56 e gli ultimi interventi 

Una morte che percuolp. 
quella di Gyorgy Lukacs. Per
che e anche la conclusionc 
di una aspra. glorio?>u vicen
da del marxismo europeo. Lu 
kacs era nato a Budapest il 

13 aprile 1885. A Budapest e 
a Berhno aveva compiuto gli 
studi universitari. Nel 1912 si 
era stabilito a Heidelberg. 
Simmel e l'amico Max Weber. 
il grande sociologo borghese. 

Da un'intervisto di Lukacs all'Unita 

Riforme e democrazia: 
con chi e contro chi 

II 28 agosto 1966 Gyorgy Lu
kacs concesse aU'Unitd una 
importante intervista nella 
quale affronto un complesso 
di questioni inerenti alia ri-
forma economica avviata in 
Ungheria e piu in generale 
al funzionamento delta demo
crazia nei paesi socialisti. Egli 
dichiaro. tra Taltro: 

« Si tratta ' di ottenere con 
una mobilitazione cosciente e 
costante la collaborazione de-
mocratica e reale in tutti i 
problemi della riforma di tut
ti coloro che — direttamente 
o indirettamente — sono inte-
ressati a debellare realmente 
nella pratica l'indifferenza na-
ta nei lavoratori nei confron-
ti della propria attivita. in 
conseguenza della burocratiz 
zazione. Una simile democra
zia reale non pud essere " in-
trodotta " con nessun decreto. 
Puo essere solo il risultato di 
un lavoro di trasformazione. 
accanito e deciso. operato sul-
le basi reali della vita stes-
sa. Proprio per questo, il pri-
mo giusto passo consiste nel 
dare la massima autonomia 
alle aziende nella realizzazio-
ne concreta della programma-
zione. Bisogna eliminare i vin-

coli burocratici esistenti nel-
le aziende, negli organismi lo-
cali, ecc , bisogna impedire 
che le initiative vengano pa-
ralizzate: e allora. se i lavo
ratori stessi parteciperanno 
attivamente a questo lavoro. 
sara possibile ridestare la lo-
ro volonta e la loro energia 
nella edificazione positiva ». 

(...) « La condizione per la 
realizzazione della riforma av
viata ora. sta non solo nella 
democratizzazione effettiva. 
ma anche nella collaborazio
ne fra i massimi dirigenti e 
l'iniziativa spontanea delle 
masse, una collaborazione la 
cui punta sia rivolta contro 
l'irrigidimento burocratico e i 
suoi fautori. Ci vorranno lun-
ghi anni perche lo sforzo pro-
duttivo di milioni di uomini 
possa creare una nuova eco-
nomia (ben fondata dal pun-
to di vista marxista) e rea-
lizzare cost la possibility di 
una nuova vita (socialista). 
Ma se in questo momento si 
presenta nella pratica la pro-
spetliva di una simile evolu-
zione. si puo e si deve sa-
luiare il primo passo reale 
idtto in questa direzione». 
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Max Nicholson 
La rivoluzione ambientale 
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gli forniscono. a cavallo del 
primo decennio del secolo. le 
« lenti metodologiche », come 
dira lui stesso. attraverso cui 
legge Marx. II sindacalismo e 
Sorel e, durante la guerra, la 
conoscenza delle opere di Ro
sa Luxembourg sono gli de
menti di una prima, e certo 
contraddittoria, attivazione po
litica. 

Nel fuoco dei grandi e ter-
ribili eventi rivoluzionari che 
dopo la guerra e sulla spinta 
dell'ottobre sconvolgono 1'Eu-
ropa, si brucia l'anticapitali-
smo romantico. Lukacs si iscri-
ve al partito comunista, di 
venta commissario per l'istru-
zione della Repubblica dei Con 
sigli di Bela Kun. La sconfit-
ta della rivoluzione unghere-
se lo vede emigrare a Vien
na dove restera fino al 1929. 

II periodo della emigrazio-
ne Viennese e certo uno dei 
piu drammatici. La Terza In-
ternazionale, dopo io scacco 
dei movimenti rivoluzionari. e 
scossa da un dibattito di linea 
che ha tra i suoi protagonisti il 
collettivo di redazione della 
rivista « Kommunismus » di 
cui Lukacs e parte importante. 
Vengono qui elaborati alcuni 
temi. che costituiscono i roo-
menti teorici portanti di Sfo-
ria e coscienza di classe del
lo stesso Lukacs e di Marxi
smo e Jilosofia di Korsch. am-
bedue risalenti al 1923. 

Nel 1930 Lukocs si trasferi-
sce a Mosca, come collabora-
tore dell'istituto «Marx-En-
gels >. Poi a Berlino, dove si 
occupa principalmente dell'at-
tivita di partito fra gli intel-
lettuali. Dopo l'avvento del 
nazismo al potere, e nuova-
mente a Mosca. dove insegna 
all'istituto filosofico dell'Acca-
demia delle scienze. Torna a 
Budapest nel 1945; e nominato 
ordinario di estetica e filo-
sofia all'universita. 

Ma la sua « via al marxi
smo », per citare il titolo di 
un suo celebre scritto autobio-
grafico. e ancora lontana dal-
l'essere conclusa. II grande in-
tellettuale europeo. che con 
tanta fatica e passione perse-
gue una rigorosa collocazione 
di classe e sconvolto dal 
drammatico 1956. e costretto 
a verificare dolorosamente 
quanto ancora la riflessione 
marxista e la pratica politica 
possano essere reciprocamen-
te impenetrabili. Ministro della 
istruzione del gabinetto Nagy, 
Luckacs e costretto a lasciare 
l'Ungheria: quando torna ri-
prende silenziosamente il suo 
posto e la sua attivita. 

Rientrera nel partito, irri-
ducibilmente teso nella sua 
battaglia antidogmatica a co-
struire quella « scienza mar
xista universale ». sono paro
le sue. che c pud dare alia 
mia vita un contenuto indi-
struttibile». Difficile, tanto 
piu se pensiamo alia sua ul
tima monumentale fatica, 
Estetica e. ancorpiu. al pro-
getto di una Ontologia, una 
scienza dell'essere, piu volte 
ripreso negli ultimi tempi, dif
ficile — dicevamo — non co-
gliere in queste parole un ac-
cento del prediletto Hegel. 
Davvero. per il marxista Lu
kacs. la grande controversia 
sul rapporto Hegel-Marx non 
aveva ragione di essere. in-
discutibile essendo per lui la 
continuity di dimensione filo-
sofica tra l'universo del pri
mo e quello del secondo. In 
questo. singolarmente vicino 
agli amici-nemici della scuola 
di Francoforte. o addirittura 
alle grezze schematizzazioni 
del «materialismo diaIettico>. 

Ma non e certo questo il mo
mento. non e certo questa la 
sede per awiare un simile 
discorso. Per molti di noi, Lu
kacs e stato colui che. recu-
perando il terreno della cul-
tura a un'indagine sociologica 
e a una sia pur sommaria ve-
rifica politica. ne ha svelata 
la «cattiva coscienza» (si 
pensi a La distruzione della 
ragir.ne, al Giovane Hegel e i 
problemi della societa capita-
Ustica, alia battaglia per il 
realismo. dai saggi su Goethe 
e Mann fino a Solgenintizin). 
Per molti di noi. certo. egli e 
stato una « via al marxismo > 

Che l'orizzonte della sua ope-
razione teorico-politica fosse 
poi ancora quello determinato 
dalle strutture del pensiero 
classic© tedesco, e quindi di 
una deviazione cullurale an
cora organicamente imparen-
lata con la borghesia che 
ne era stata la originaria ma-
trice sociale. determina degli 
scarti nel suo essere marxi
sta e apre. per noi. la pos
sibility di un discorso critico. 
Si tenga pero conto del fatto 
che egli fu uno di quegli < uo
mini storici » il cui compito e 
< di conoscere l'universale. di 
capire che il mondo si incam-
mina necessariamente verso 
una nuova tappa, di proporsi 
cio come fine, e di mettere 
in esao la loro energia >. E 
di questo Hegel, certo, Lukacs 
ne sarebbe cotnpiaduto. 

France Ottofenghi 
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E prorata societa dei notaW 
« Sua eccellenza » arriva nell'allucinante quartiere Candelaro - Nove nomi di eroi per nove vicoletti - Scuole 
come celle - Le acrobazie «extraparlamentari» del sindaco democristiano - Centomila tra disoccu-
pati, sottoccupati e giovani in cerca del primo lavoro - Una citta di transito - La fuga dei migliori 

Dal nottro inviato 
FOGGIA. giugno 

II titolo: « Adesso hanno un 
nome otto traverse e una 
piazzetta del Rione Candela
ro — II sottosegretario Rus-
so ha rievocato il sacrificio 
degli eroi... — II sindaco Sal-
vatori ha detto che si sono 
volute richiamare memorie 
storiche in uno dei piu anti-
chi e nobili quartieri ». La fo-
to sopra l'articolo: il signor 
sottosegi'etario Vincenzo Rus-
so che scopre la targa di una 
strada. 

Questo il servizio giornalisti-
co. sul fatidico evento citta-
dino, che d stato pubblicato 
da 11a Gazzetta del Mezzogior-
no di mercoledi 25 maggio. 
Appena arrivato a Foggia ve-
dro il rione cosi prezioso, che 
« si avvia — ha detto il sinda
co — a porsi all'avanguardia 
del progresso civile e sociale*. 

E' quindi un interessante 
punto di partenza per comin-
ciare a conoscere questa cit
ta, feudo democristiano da va-
ri lustri, governata dalla DC 
con chiunque si prestasse a 
reggerle il sacco: dai monar-
chici al piu recente centro-si-
nistra, in cronica crisi. Date 
le premesse del servizio della 
Gazzetta ci si pud aspettare 
di tutto. ma mai — nemme-
no a essere molto smaliziati 
sulle spregiudicate «opere 
pubbliche » del regime dc — 
quello che poi si vede. Come 
il CEP di Bari, come altri 
vergognosi quartieri costruiti 
dalla DC meridionale ai mar-

gini delle citta elefantiache. an
che il Candelaro risponde ai 
requisiti permanenti di que-
sti centri di edilizia popolare: 
e stato costruito con denari 
pubblici. e servito alle private 
speculazioni edilizie. ci si vi-
ve male e viene utilizzato co
me teatro stabile dalle autori-
ta cittadine per ogni genere 
di inaugurazioni. benedizioni. 
prime pietre. Fino alle recen-
tissime < targhe » stradali. •• 

Al Candelaro si arriva su-
bito dopo le porte della citta 
vecchia. Lasciamo la macchi-
na per andare a piedi lungo 
quelle che il solito giornali-
sta della Gazzetta ha descrit-
to come c traverse ampie >. La 
ampiezza indubbiamente non 
manca: larghi stradoni non a-
sfaltati. pieni di sassi e di 
polvere, e ai fianchi case da 
brivido, con gli intonachi ca-
denti, gli squarci di miseria 
dalle finestre e dai balconi 
brancolanti nel vuoto. Ovun-
que, in questa giornata di ven-
to. un polverone compatto 
persistente. che copre tutto. 
Ogni tanto. vasti spazi dove 
corrono e giocano bambini ve-
stiti di pochi stracci, avvolti 
nella polvere. C*e anche una 
scuola materna, a Candelaro: 
le maestre ci ricevono con 
gentilezza in cinque stanzoni 
che sembrano piu cantine che 
aule. 

L'umidita corrode tutto e a 
sei anni si conoscono gia i 
reumatismi e le artriti: due-
centocinquanta bambini fanno 
i turni in queste celle. Alle 
pareti disegni deî  bambini. 
moltissimi che straziano: vi-
sioni di pioggia, case come 
quelle che vedono li intorno, 

FOGGIA — La squallida desolazione del rione Candelaro 

cioe come sospese nel vuoto, 
fra pozzanghere - e terriccio; 
colori sbiaditi o v iolentissi-
mi. A! Candelaro ci sono an
che due scuole elementari. di 
cui una che dovrebbe essere 
la piu € precaria » (prefabbri-
cata), e Tunica nota civile in 
questo pantano. Servizi quasi 
inesistenti, un paio di bar e 
nemmeno la farmacia, un so
lo filobus che bisogna andare 
a prendere a chilometri dalle 
ultime case del quartiere. 

Qui vivono in trentamila 
che, secondo il foglio dc fog-
giano. quel giorno di maggio 
hanno accolto il sottosegreta
rio con una atmosfera « sospe-
sa tra austerita e gaiezza. tra 
solennita patriottica e festa 
rionale ». Dovrebbero essere 
felici i cittadini di Candelaro 
perche hanno dato qualche no
me di « eroi » a nove vicolac-
ci del loro fatiscente reticolo 
urbano. Dice sempre il gior-
nale: < Cancellata la numera-
zione (prima, seconda. terza 

traversa) che sapeva di re-
clusorio. d'isolamento. il vec-
chio Candelaro s'apre alia spe-
ranza, si anima, riprende fi-
ducia: nel ricordo dei morti 
per ritornare alia vita ». 

Di questo autentico cinismo. 
al limite della irrisione. e im-
pastato il clientelismo demo
cristiano nel Sud d-'Italia. 

Eppure questi notabili de-
mocristiani di Foggia, si dan-
no arie di progressist!. • Per 
esempio il sindaco. Salvatori. 
e ufficialmente della « sinistra 
di base » ma ora. per le ele-
zioni comunali del 13 giugno. si 
e alleato con il doroteo ono-
revole Vincenzo Russo. sotto
segretario ai Lavori pubblici. 
Salvatori ha una robusta 

clientela locale (7 mila pre-
ferenze a Foggia) e la alimen-
ta con i soliti metodi della 
corruzione dc. In compenso. 
fra una elezione e l'altra. si 
abbandona a giri di valzer ro-
mantici con tutto quello che 
puo trovare di piu a sinistra. 

Per esempio partecipo — an
che se non invitato — a una 
riunione di gruppi extra-par-
Iamentari nella quale faceva 
una relazione sulla Cina po
polare il prof. Geymonat (fi-
glio del noto Ludovico Geymo
nat, filosofo della scienza). II 
sindaco parlo a proposito e a 
sproposito e si fece un po' 
di pubblicita. Gli attrggiamen-
ti di Salvatori. del resto. so
no sempre spregiudicatissimi 
e colmi di giovanili impulsi 
estremisti. 

Con lo stesso spirito Salva
tori voile partecipare al con-
vegno meridionale dell'UISP 
tenendovi un discorso che ad
dirittura strabilio i partecipan-
ti comunisti, socialisti. di sini
stra: un attacco violento alio 
sport professionista, ai vergo
gnosi giri di milioni e di mi-
liardi, alia corruzione dello 
sport capitalistico. Una setti-
mana dopo il Comune versa-
va centocinquanta milioni al
ia squadra del c Foggia », il 

cui presidente, Fesce. e anche 
il potente presidente del Con-
sorzio agrario. Come dire che 
le parole volano mentre le ri-
cevute dei denari elargiti, re-
stano. 

Tutto questo avviene a Fog
gia, al centro di una zona che 
ha il primato di centomila di-
soccupati, sottoccupati, giova
ni diplomati in cerca di pri
ma occupazione e un saldo mi-
gratorio negativo di circa due-
centomila unita. A livello co-
munale non si e fatta alcuna 
politica organica e perfino lo 
inviato del Corriere della Sera, 
sceso al Sud in questa vigilia 
elettorale, ha dovuto scrivere 
che Foggia « 6 una citta sorta 
come un caotico e disordinato 
accampamento». Ma non di 
questo parla la campagna elet
torale della DC: dopo le tar
ghe al Candelaro (dove e can-
didato il capo-gabinetto del 
sindaco per il collegio provin
ciate. la figura piu compro-
messa nei giochi clientelari) 
un altro specchietto per le al-
lodole e costituito dalla pro-
messa di insediare qui 1'indu-
stria aeronautica che la Ae-
ritalia si e impegnata a co-
struire al Sud. Si sa gia pero 
che identiche promesse hanno 
avuto i dc della Campania. 

La DC nazionale, Moro e 
Colombo, non hanno detto una 
parola su questo problema 
nei comizi foggia ni ma i Vin
cenzo Russo e i Salvatori sof-
fiano sulle speranze. giurano 
sui formidabili appoggi che 
garantiranno a Foggia la vit-
toria. Ecco un altro esempio 
di come si mettono i semi e 
si fanno crescere municipali-
smi come quelli di Reggio Ca
labria e dell'Aquila. 

II nodo dello sviluppo nel 
foggiano e altrove. L'Aeritalia 
rientrerebbe perfettamente in 
un piano di investimenti or-
ganico per tutta la provincia. 
ma in se e per se non ha 
alcun senso se non quello di 
suscitare speranze esagerate 
con le conseguenti, tumultuo-
se delusioni. • 

Problemi seri Foggia ne ha 
molti da affrontare. e con 
urgenza. se vuole salvarsi. La 
citta ha toccato i 140 mila abi-
tanti (quasi it doppio di ven-
ti anni fa) subendo una immi-
grazione che avrebbe potuto 
significare ulteriore ricchezza 
mentre ha finito per diven-
tare una sorta di movimento 
caotico di popolazioni in tran
sito: dalle zone povere dell'in-
terno a Foggia e poi. dopo una 
sosta di qualche anno, la fuga 
all'estero e al Nord. Inevita
ble. questo flusso migratorio 
e con queste caratteristiche. 
dato che non si sanno creare 
insediamenti coordinati della 
industria. decentramenti op-
portuni. sfruttamento razio-
nale delle immense risorse na-
turali (dalla terra, fra le piu 
ricche e fertili, alle miniere 
di bauxite o alle saline). 

In queste condizioni gli stes
si insediamenti che si sono ot-
tenuti — la Lanerossi a Fog
gia. il prossimo quarto centro 
petrolchimico a Manfredonia 
— diventano o rischiano di 
diventare le consuete cattedra-
li nel deserto. Su questi te
mi che, visti da una angola-

zione di comprensorio e di 
provincia appaiono ancora 
piii determinant!, occorre arri
va re ai confronto fra le forze 
politiche. Lo disse del resto 
una fonte non sospetta. anni 
fa: l'onorevole Scardaccione, 
democristiano e gia presiden
te dell'Ente acquedotti puglie-
se (che e un carrozzone 
da non confondere con 1'Ente 
per l'irrigazione di Puglia e 
Lucania guidato dal compagno 
socialista Scarongella). In un 
momento di sincerity, rispon 
dendo alle note tesi di Man 
sholt sulla liquidazione della 
agricoltura meridionale, Scar 
daccione parlo delle grand 
possibility agricole e indn 
striali anche della zona fop 
giana e delineo una articoln 
zione di investimenti e insi 
diamenti che sulla carta assn 
migliava molto a quella cht 
noi comunisti da anni indi 
chiamo. Ma sulla carta: nella 
pratica — mi dice il compa 
gno Carmeno. nostro capolista 
alle comunali e Segretario del 
la Federazione — la DC tutta 
si e sempre sottratta a un 
reale confronto. 

Preferiscono. con il loro sot 
tosegretario in testa, un ac 
campamento disgregato. una 
miseria corruttibile, la fuga 
dei migliori. 

Ugo Baduel 

Oggi la 
«Costituente» 

degli 
scrittori 

Si apre oggi a Roma l'as-
semblea nazionale dei delega-
ti del Sindacato nazionale 
scrittori. L'appuntamento e 
fissato per le ore 10. presso 
l'aula magna dell'istituto Du-
ca degli Abruzzi, via Pale-
stro 38. 

Questo incontro e il primo 
risultato del processo di de-
centramento del Sindacato, 
che si e venuto articolando ne
gli ultimi mesi in sezioni re
gional! autonome. Anche la 
composizione della base so
ciale presenta caratteristiche 
nuove; essa si e allargata 
a traduttori e collaboratori 
esterni delle case editrici e 
degli organi di comunicazioni 
di massa. II Sindacato nazio
nale scrittori ha cosi realizza 
to gli impegni presi in una 
precedente assemblea genera 
le a Roma. 

L'assemblea. che prosegue 
anche domani. vedra riuniti 
i deJegati eletti dalle sezioni 
regionali. e sara in sostanzn 
la costituente del rinnovato 
organismo. L'ordine del gior 
no. infatti, prevede (oltre ad 
alcuni punti di ordinaria am 
ministrazione) rimpostazion* 
di un'azione veramente sinda 
cale e l'approvazione del nuo 
vo statute. 

Si concludera cosi la gestio 
ne della segreteria provvisoria 
che rassegnera le sue dimis 
sioni, e verranno eletti i nuo 
vi organi direttivi. 

Ai lavori potranno partecipo 
re. senza diritto di voto, tutt' 
gli iscritti al Sindacato. 

L'industria 
dell'erotismo 

Si moltiplicano gli affari di chi vende pornografia - Le opere di seria 
informazione scientifica ignorate dalla scuola • L'educazione sessuale 
dei ragazzi e la repressione - 1 presidi che proibiscono i pantaloncini 
o misurano la funghezza delle gonne alle allieve - 1 fautori dell'ordine 

Altri libri e pubblicazioni si aggiungono 
a quelli gia numerosi dedicati all'educa-
zione sessuale dei giovani ed anche degli 
adulti. Opere sempre piu complete nell'in-
formazione — per esempio quasi tutte ora 
trattano dei mezzi anticoncezionali — accu
rate nell'esposizione, disinvolte e alcune pri-
ve di preoccupazioni moralistiche. 

Fra le piu recenti possiamo segnalare 
Preliminari per una coscienza sessuale di 
M. Gioia, Roma, Armando, 1970. 163 pag., 
1500 lire, scritto in chiave sociologica e an-
tropologica oltre che biologica e medica, 
II problema inventato di M. Bernard!, Emme 
Edizioni. 224 pag.. 2000 lire (rivolto agli 
adulti, ammette esplicitamente il diritto ad 
una vita sessuale giovanile non necessaria 
mente finalizzata al matrimonio, e nega che 
esista una morale sessuale come branca della 
morale generale); Cresceremo, educazione 
sessuale per i preadolescenti, Firenze, Le 
Monnier, 1970, 43 pag. 800 lire (breve, molto 
Illustrate fa appello alio sbocco familiare 
dell'amore; e uno dei primi che accennano 
agli anticoncezionali); Istruzione sessuale 
per git studenti delle Scuole Medie e i loro 
genitori di E. Oliva, Milano, Peltrinelli. 1970. 
130 pag., 600 lire (doveva servire ad un 
corso da tenersi in una scuola romana, poi 
fallito per interventi burocratici; un testo 
chiaro e spiegato); l'lnserto di aGiomi-Vie 
Nuove» dedicate aU'educazlone dei ragazzi 

nelle prime tre puntate e degli adulti nelle 
altre quattro. con testi di Cesare Musatti 
e brani del libro II mistero della vita sve-
lato ai miei alunni, ed « / diritti della scuola » 
dell'insegnante Odilla Veronesi; G. e Tti. Ber
geron. FT. Nicolas Gutda all'educazione ses
suale dei giovani, Milano. Ferro. 1970.126 pag.. 
1.800 lire (composto da schede ciascuna su 
un argomento). Esce anche dairanno scorso 
un «mensile d'informazione sessuale», « Ve
nus », ed. Inteuropa, una copia 1.000 lire, con 
contributi di specialisti italiani e stranieri, 
molti dei quali dindiscutibile competenza, e 
con uno scritto redatto da un prete in cia 
scun numero. visto che siamo in Italia. 

Inline merita un cenno particolare la nuova 
collana «Informazione sessuale Bompiani». 
nella quale sono comparsi gia cinque densi 
volumetti del prezzo di L. 1.000 ciascuno: 
H. Rentier L'educazione critica deUa sessua-
lita; K. Rosenbauer Gli organi genitali; P.H. 
Gebhard, I. Rovboch, G. Giese La sessualila 
della donna: H. Frdim / metodi anticonce 
zionali; K. Freund L'omosessualita. II libro 
di Rentier nasce da esperienze pedagogiche 
e di psicologia sessuale e si richiama ad 
una lettura critica di Freud e della sinistra 
psicoanalitica (Reich ecc.). Contiene passi 
che possono dare fastidio e suscitare l'im-

Eressione che l'autore soprawalutl il contri-
uto deU'emancipazione sessuale alia trasfor

mazione rtvoluzionarla della socieU, ma 

molte delle sue tesi soho da accogliere quan
to meno come stimolo a far chiarezza net 
l'impostazione del problema educativo. La 
sua preoccupazione e che l'educazione ses
suale non serva da sostegno al a sistema». 
A questo scopo la via che egli suggerisce e 
quella di un'educazione antirepressiva ed 
antiautoritaria. 

Assai persuasiva e l'analisi di molti scritti 
che si propongono chiaramente d'integrare i 
giovani in un assetto sociale considerato in-
discutibile e fanno del motivo dell's ordine 
sessuale» un sostegno della campagna per 
Yordine in assoluto, come pure quella delle 
teorie che esplicitamente o no fanno appello 
alia repressione sessuale sotto forma di « su-
blimazione» dell'istinto come premessa per 
insegnare a vivere in una societa che esclu-
de lindipendenza e l'autodeterminazione. 

L'altemativa consiste per Rentier nell'in-
troduzione di un'educazione che punti il 
meno possibile sulla repressione, sulla rigida 
separazione dei ruoli sessuali, che controlli 
il bambino nel modo piu flessibile, cosi che 
le norme di comportamento possano essere 
da lui assimilate criticamente. 

Come si vede da questa parziale elenca-
zione, il boom delle opere suU'educazione ses
suale che 1'editoria mette a disposizione di 
giovani, insegnanti, genitori continua. Ma e'e 
da chiedersi chi acquista queste opere, visto 
che la scuola resta indifferente. Si ha no-
tizia d'iniziative sporadiche ma nessun segno 
preannuncia 1'intenzione di dare inizio al-
meno ad una sperimentazione su vasta scala. 
Si hanno poi notizie di continui interventi 
repressivi. A Genova Cornigliano, per fare 
qualche esempio. e'e voluta una lotta di 
quartiere e l'intervento di un consiglio di 
fabbrica per far riammettere alia scuola ob-
bligatoria dei ragazzi di classe differenziale 
espulsi per atti «contrail alia morale», a 
Vigevano un preside misura la lunghezza 
delle gonne delle scolare, a Perugia il pre
side proibisce i minishorts, a Tortona un 
ragazzo disegna una scena «scabrosa» e la 
professoressa finisce nei guai. 

Sugli altri frontl tutto resta invariato. La 
pornografia continua a trovare 1 suoi con-
sumatori soprattutto fra i signori di mezza 
eta, il filone del film erotico e in declino 
e in compenso, e senza danni evident!, com-
paiono attrici nude negli altri film, dilaga 
il fumetto sadico masochista e naturalmente 
fascista senza turbare i sonnl dei moralisti. 

Un compito 
educativo 

si trasforma 
in 

speculazione 
editoriale 

In compenso i senatori democristiani in una 
proposta di legge di due anni fa chiede-
vano di «ridimensionare» l'istinto sessuala 
degli italiani. 

Si sviluppano le iniziative che rendono dal 
lato finanziario e si sviluppa percid l'indu
stria culturale dell'erotismo per guardoni o 
per reazionari sottosviluppati e di pari passo -
precede la campagna dei moralisti che non 
s'interessano dei bambini vittime dell'ONMI 
e degli istituti di ricovero, delle esperienze 
carcerarie e di quelle delle class! differen-
ziali, dello sfruttamento, deirignoranza a 
della brutalita, ma gridano al senso del pu- • 
dore violato e alia necessita di stringere i 
freni come se repressione, miseria, specula
zione editoriale e gli altri fenomeni di que
sto genere non appartenessero tutti insieme 
al loro mondo. 

Per fortuna i giovani, almeno in parte, 
si educano da soli e procedono sulla via 
deU'onesta e della pulizia che passa attra
verso rapport! franchifi sinceri, nell'amicizia 
come nell'amore e nella lotta, e quando han
no blaogno di informazioni si procurano i 
libri e 11 leggono. Ma gli insegnanti che 
credono alia possibillt* di un'educazione an
tirepressiva anche in questa scuola dovreb
bero tentarla con piu coraggio e coerenza. 

Giorgio Bini 
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