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SIE1 SPENTA UNA DELLEPit ALTEVOCI DEL NOSTRO TEMPO 

Attraverso la cultura e le guerre di classe del nostro secolo - Politico in quanto teorico ai massimi livelli del pen-
siero contemporaneo, teorico in quanto politico militante - Un « dramma f austiano »tra Hegel e Marx - II metodo 
della critica storica concreta - Su quest'opera sterminata si dovra continuare a discutere, con pazienza e umilta 

IN UN MESSAGGIO A KADAR 

L'omaggio di Luigi Longo 

al filosofo e al comunista 
II Segretario generate del PCI, 

compagno Luigi Longo, ha in-
viato al compagno Janos Kadar, 
prlmo Segretario del Partito ope
rate socialista ungherese, il se-
guente telegramma: 

« A nome de l ' Partito comu
nista italiano e certo di inter-
pretare anche i sentimenti della 
cultura del nostro Paese, espri-
mo a voi, ai comunisti e a tutto 
il popolo ungherese, la sentita 
partecipazione al dolore per la 
scomparsa del compagno Gyor-
gy Lukcics. Egli 6 stato per tutti 
noi, con la sua ininterrotta e tra-
vagliata ricerca, un permanente 
punto di riferimento della vita
lity creativa del marxismo, un 
esempio insigne di intellettuale 

comunista, di militante e dir i -
gente rivoluzionario sin dai tempi 
della Repubblica dei Consigli di 
Bela Kun. 

« E' grande merito del vo-
stro partito e della sua linea po-
litico-culturale, aperta al con-
fronto e ad una costante ricer
ca sui problemi nuovi dello svi-
luppo del socialismo, che dal-
I'Ungheria socialists, anche dopo 
gli eventi drammatici del 1956, 
la voce e I'insegnamento del 
compagno Gyorgy LukScs abbia-
no continuato a recare un alto e 
libero contribute alia ricerca e 
alio studio dei marxisti di tutto 
il mondo. 

Fraternamente 

Luigi Longo » 

Dichiarazioni di Cesare Luporini, L. Lombardo Radice ed Enzo Paci 
• M i l l 1 — * » ^ ^ — — I I » I— —I . ! ! ! • - • • - — 

Un punto di riferimento 
per la cultura moderna 

CESARE LUPORINI 
«Lo sapevamo al lavoro, 

ancora flno a poche settlma-
ne orsono, nonostante la tar
da eta, ed era un lavoro che 
ci teneva sempre in attesa. 
Anche questo faceva parte 
della sua grandezza. Possia-
mo adoperare tale parola sen
za esltazlone. nello sgomento 
per l'improwisa scomparsa. 

«E* la scomparsa dl un 
punto di riferimento. a cui si 
guardava; dl una straordina-
ria, acuta capaclta di inter-
vento che sapeva comunque 
tenercl In tensione e faceva 
parte dl noi da decenni. Di 
noi piu anzianl: ma era lo stes-

so per tanti giovani. Perche 
credo che il prlmo elemento 
della grandezza di Lukacs sla 
il carattere di militante rivo
luzionario. marxista, caratte
re che per piu di cinquanta 
anni. in moment! e modi an
che drammatici. ha impron-
tato tutta la sua opera, cosl 
come la sua presenza. 

«Oggi questa presenza en-
tra di colpo in un'altra dlmen-
sione. che non e perd sempll-
cemente quella della storia, 
cioe del passato da interpre-
tare. Ma e quella di un pen-
siero che si e compiuto per
che si e interrotto e che. sul 
terreno della filosofia, della 
politica. della critica. conti-
nua e continuera a lungo a 
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riproporsi. Ma al di la di que
sto vi e un nodo decisivo che 
sta al centro della vita di Lu
kacs. E* rintreccio certo dif
ficile, ma essenzlale, tra l'es-
sere militante rivoluzionario e 
l'essere produttore di cono-
scenza. ricercatore di verita. 
Questo e 11 signiflcato profon-
do e organico del suo lavoro, 
che non e lecito mettere tra 
parentesi. E' anche il pro-
blema che egli ci impone. men-
tre ci mostra. nello stesso tem
po, che esso non e mai chiuso 
e risolto definitivamente ». 

L. LOMBARDO RADICE 
a In questo momento di com-

mozione, non penso tanto al 
grande patrimonio che la cul
tura europea e mondiale tut
ta eredita dal marxista Lu
kacs, quanto all'insegnamento 
etico politico che il compagno 
Lukacs ha lasciato come ta-
cito testamento ai militanti 
comunisti, in partlcolare agli 
intellettuali comunisti. Disci-
plina di lotta e autonomia di 
penslero: questl sono stati i 
due poll della dura dialettica 
che ha stretto nella sua mor-
sa la lunga, fedele e libera 
milizia comunista di Gyorgy 
Lukacs. Egli era una voce del
ta ragione, della critica, del 
coraggio intellettuale che si le-
vava denlro il comumsmo e 
per il comunismo. Criticare il 
movimento restando parte di 
esso: questo ci sembra I'in
segnamento del comunista 
Lukacs a tutti gli intellettua
li comunisti. anzl. a tutti i 
compagni. intellettuali e no». 

ENZO PACI 
La morte di GySrgy Lukacs, 

stranamente, ci trova impre-
parati. POrse pensavamo che, 
anche questa volta, sarebbe 
stato piu forte della sua ma-
lattia. Ma la pace e scesa su 
dl lui. Quante ne ha dovute 
vedere! E sempre ha pensato, 
anche quando le cose andava-
no molto male, che II sociali
smo avrebbe fini to per vin-
cere. 

Per 1 miel studi devo a Lu
kacs Tapprofondimento delte-
ma deiralienazione. Lukacs 
non pensava a un rapportc 
Husserl-Marx. ma I suoi di-
scepoli scrivono oggi che in 
gran parte la differenza con 
noi e solo di linguaggio. Cosl 
hanno preparato un numero 
di Aut Aut che, oltre a un 
saggio di Lukas Sull'ontologia 

conterra un dlalogo. proprio 
un dialogo fra personaggl fe-
nomenologl e marxisti. Dob-
biamo U dlalogo alia viva in-
telligenza dl Mihaly Vajda. 
- Ricordo un vivace e lungo 
dlbattlto con Lukacs. tenuto 
alia Casa della Cultura 11 7fi 
maggk> 1966. Lukacs dlfende-
•a Thomas alann contro Kaf
ka. Sapeva del miel studi su 
Mann e non capiva perche di-
fendevo Kafka. Per lui Mann 
era - una soluzione posltiva 
della v l u e Kafka una via 
senza uaclta. Mi placerebbe 
dlrgll che aveva ragione ma 
che penso anche ad una vlt-
torla sul mostro kafklano. 

' La grande. laboriosa vita di 
Gyorgy Lukacs ha attraversa-
to. nell'arco dei suoi ottantasei 
anni, la cultura e le guerre di 
classe del nostro secolo, e ha 
finito per rappresentare per 
tutti — amid e avversari — 
un punto di riferimento ineli-
minabile neU'ininterrotto con
fronto del penslero con la 
drammaticita della storia. 
Anche 11 suo termlne ha qual-
cosa di emblematlco: rifiutan-
do, come aveva sempre fatto, 
dl rlnchludersi nel gia com
piuto, di autogiustlficare le 
proprie conquiste e 1 propri 
error!, 11 vecchlo filosofo non 
ha voluto porre la parola fine 
alia sua opera, e ha conclu-
so la serie ormai sterminata 
delle sue pubblicazionl con 
una monumentale Estetica 
che perd si presentava solo 
come la premessa a uno stu
dio ancora piu ampio che — 
era ovvio — non sarebbe mai 
stato compiuto, e con gli stu
di di ontologia e di etica mar* 
xista che, anch'essi, appariva-
no piuttosto come prolegome-
ni all'immenso lavoro che re-
stera ancora da fare... Come 
se quella totalita del mondo 
e del pensiero, che tutta la 
riflessione della sua vita ave
va cercato di abbracclare e ri-
comporre, fosse appunto lo 
obiettivo coscientemente uto-
pico da lasciare in eredita al 
poster!, quasi una ripresa 
« all'infinito » dell'antlco sogno 
enciclopedistico degli illumi-
nlsti. 

Vi e in questo attegglamento 
consapevole la chlave di tutta 
la sua visione del mondo. cosl 
legata alia grande tradizlone 
classics tedesca, a Goethe e a 
Hegel, al dati totalizzanti di 
una grande cultura prima del
la crisi. Ma vi e anche la co-
scienza. non utoplca ma virll-
mente pessimista. della infini-
ta complessita del processo 
storico di cui egli si e tro-
vato ad essere testimone e in 
terprete non certo marginale, 
e insieme appunto protagoni
sts: insomms. della fase di 
transizione come carattere di-
stintivo della nostra epoca, 
che esige quindl da tutti co
raggio e pazienza. I'erolsmo 
delle rotture e quello dei sl-
lenzi. la lotta quotidlana e la 
visione del futuro da costrui-
re. Non per nulla, proprio gli 
ultimi anni dl Lukacs sono 
stati — Insieme all'attivlta fi 
losofica cui abblamo accenna-
to — tra i piu fecondi di inter
vene politic! dlretU. tutt'al-
tro che « olimpici * e distacca-
ti. ma sempre nel vivo della 
problematica dei paesi socia
list!. dello scontro mondiale 
tra imperiallsmo caoltallsmo e 
socialismo. di quello che egli 
chiamavB 11 « rlnascimento del 
marxismo ». 

Ci6 che stupiva In quelle ce-
lebri Interviste, talora di al-
tlssimo livello teorico pur 
nella llmpida e piana forma 
discorsiva, era II continuo e 
streUissimo legame tra il ge-
sto politico. Is press di posl-
zlone e la polemics senza ri-
guard! per nessuno, e 1'elabo-
razione dei principi generall. 
L'un aspetto dava la mano al-
l'altro: politico in quanto teo
rico a! livelli piu altl del pen 
siero contemporaneo. teorico 
In quanto politico militante 
Lukacs era sempre al suo po 
sto di lotta. scelto clnquant'an 
nl prima quando aveva ade-
rito alia Repubblica unghere 
se dei Consigli ed era stato 
commlssario del popolo alia 
lstruzlone nel govemo dl Be 
la Kun. Tra questl lnterventl 
— oltre la ben nota Intervlsta 
•H'Unita del 1966 sul rapporto 
tra' democratinasione e rl-
forma economica nel paesl so-
clslistl (che annunciava 11 
rlentro del filosofo tra le file 
del comunisti ungheresl dopo 

il dramma del 1956) e a Kor-
tdrs (il contemporaneo) sul 
marxismo e la coesistenza' — 
credo vada dato un posto di 
grande rilievo alia prefazione 
all'edizione italiana dl Storia 
e coscieiiza di classe, che e 
del 1967. In quello scritto, che 
rappresenta in un certo senso 
la sua ultima autobiografia 
ideale, e non a caso e imper-
niato su quella delle sue ope-
re che, dopo aver espresso 
la svolta culturale e politica 
decisiva della sua vita, era 
stata negli anni successivi og-
getto di aspre polemlche. di 
scomuniche e anche dl ardue 
ma generose autocritiche. in 
quello scritto Lukacs non 
guardava tanto al passato. al 
suo passato di « grande Intel
lettuale » arrivato al marxi
smo, alia lotta di classe e alia 
milizia rivoluzionaria. quanto 
al presente e al futuro. La 
sua critica al dogmatismo. 

serrata, coraggiosa, talora pur-
troppo persino profetica nei 
suoi accent! pessimistic!, an
dava al di la delle question! 
teoriche e di principle si so-
stanziava di una analisi del 
tutto persuasiva dello scontro 
ideale in corso nel mondo e 
dell'emergere di nuove spinte 
rivoluzionarie, di nuove e fe-
conde ipotesi nell'ambito del 
marxismo. e in un certo sen
so anche di un rinnovato bi-
sogno di sviluppo critico e 
teorico. II vecchio Lukacs che 
ripercorreva il proprio « dram
ma faustiano» tra Hegel e 
Marx, era dunque ancora il 
giovane Lukacs che si misura-
va col giovani d'oggl non dal-
l'alto di una saggezza goethia-
na (o persino crociana. come 
ha detto con involontario umo-
rismo provinciale qualche re-
censore italiano), ma dalla 
sua collocazione nella milizia 
rivoluzionaria attuale. 

Nel travaglio per costruire 
una societa nuova 

Ecco. Questa e l'lmmaglne 
di Lukacs che vorremmo pre-
servare, al di la delle infinite 
e anche contraddittorie vicen-
de del suo pensiero. Certo, si 
scontava in queste vicende 
tutto 11 dramma del grande 
intellettuale del nostro secolo: 
l'ambigulta Insita nella sua 
stessa collocazione al centro 
della crisi dei valor! borghesi 
e nel travaglio per la costru-
zlone dl una societa nuova. 
la scissione di un mondo irri-
mediabilroente diviso e aliena-
to, la storlcita delle singole 
conquiste ma anche dei tragi 
ci errori, 1'impossiblllta dun
que dl ricostltuire, se non a 
prezzo di una fuga nell'utopia 
o di una serie di concessioni 
alia statlcltA e dunque all*an 
tistoricita dei « modelli ». quel 
la a totalita » dell'uomo e del 
reale che proprio nel giovane 
Lukacs. teorico deiralienazio
ne capitalists e della crisi 
dei valori moral! e cultural! 
borghesi. aveva trovato una 
delle espressionl piu alte. 

Al centro di tutti i process! 
cultural! europel degli anni 
dieci e vent!, coinvolto piu 
tardi nella tragedia dello sta 
llnismo a cui diede un contri 
buto teorico (e tale e senza 

dubbio 11 suo intervento nella 
polemica iniziale sul vreali-
smo socialista »i ma insieme 
oppose una costante reslsten-
za critica, 11 filosofo unghere
se dovra essere certamente dl-
scusso In tutti gli aspetti del 
suo pensiero. Ma chi vorra far-
lo, dovra tener conto del me
todo che egli e stesso ci ha ln-
segnato, e che e 11 suo piu vero 
contribute al marxismo del no
stro secolo: il metodo della 
critica storica concreta, che 
splega gli errori non per glu-
stlflcarli. ma per batterll e 
andare avanti. Gli anni diran-
no. e forse hanno gla comin-
ciato a dire (su poche perso-
nalita del nostro tempo la Iet-
teratura critica e piu vasta 
e ininterrotta). quanto di Lu
kacs sia caduco Personalmen 
te penso. ad esempio. che tutta 
una serie di sue posizioni Iet-
terarie (la critica alle avan-
guardle. il sogno balzacchiano 
e manniano. la polemica con 
Brecht, ecc.) sia storicamente 
superata, anche se ha msreato 
di se intere generazioni dl cri
tic! E tutta via. sento profon 
damente la necessita che ! 
conti con queste posizioni non 
vengano mai considerati chiu 
sl una volta per tutte. 

Una presenza ininterrotta 
dentro la mischia 

E' del resto questo un altro 
aspetto e non del meno slgnl-
ficativi delta presenza inin
terrotta di Lukacs in tutta la 
cultura mondiale, fino allul 
tlmo giorno della sua vita ope 
rosa. 11 rispetto a cui la sua 
figura ha costretto anche ne
gli anni piu duri amici e av
versari, non e il rispetto per 
un «maestro v indiscusso o 
I'equivoco che pud andare 
a chi sl tiene al dl sopra della 
mischia: e la necessita d! fare 
1 conti con posizioni anche sv-
versate ma nelle quali si av-
verte lespressione dt necessi
ta oggettlve, di bisogni real! 
di un'epoca. Piu che le sue 
risposte, contano dunque le 
sue domande, sempre nuove e 
sempre vere, avansate nel cor
so di tutto questo secolo a 
quell! che ne erano I prota 
gonlstl storlcl. A queste, do-
vremo saper dare anche not 
— come movimento operalo e 
come Intellettuali d'avangusr-
dla — delle risposte che slano 
airaltezza dei tempi «grand! 
e terrlbili» che vlvlsmo. B per 
poterle dare, dovremo ancora 

tomare. con pazienza e umil
ta, su tutta la sua sterminata 
opera, discutere ancora e sem-

fre con la grande voce che si 
spenta. 
Mi sia perdonato. a conclu-

slone, 11 ricordo personale: rl-
guards I'untco incontro che ho 
avuto cinque anni fa — in oc-
casione della citata intervlsta 
a fX/m/4 — col vecchio filoso
fo nella sua bells casa sul 
Danubio. in una sera di lu-
glio. Quella conversazione che 
paxeva passare da un tema 
all'aitro, come un lento os-
sessivo seppure lucidisslmo 
monologo, e che invece all'im-
prowlso si ricomponevs nel 
suo ordlne logico esemplare 
e rivelava limmenso retroter-
rs di meditasione, di sofferen 
za, dl lotta da cui era scstu-
rita. La discusslone durd va 
rie ore. E* conUnuata, in me, 
da lontano, quella voce, pes 
molt! anni. Quella voce che ore 
e tacluta, Hauona oggi come 
uno dei segni piu alu del 
nostro tempo. 

Bruno Schachorl 

Le opere 
tradotte 

in italiano 
1947 — La crisi della filosofia 

borghese e le filosofie della 
crisi. in « Politecnico >, n. 39. 

H49 — Goethe e il suo tempo. 
a cura di E. Bunch, Milano. 
Mondadon. 

1950 — Saggi su! realismo. To 
rino. Einaudj. 

1953 — 11 marxismo e la cri
tica letteraria. a cura di C. Ca
ses. Torino. Einaudi (con una 
premessa dell'autore all'ed. it.). 

1954 — La lotta fra progres 
so e reazione nella cultura d'og-
gi. a cura di G. Dolfini. Mi 
lano. Peltrinelli. 

1955 — Sciolokov e la tradi-
zione epica, in «II contempora
neo >. a. II, n. 9. pag. 3. 

11 sonno della ragione. in < II 
contemporaneo ». a. II. n. 4. 

1956 — Breve storia della let-
teratura tedesca dal Settecento 
ad oggi, a cura di C. Cases 
(con premessa dell'autore al 
Ted. it.). Torino. Einaudi. 

La letteratura sovietica (con 
premessa dell'autore all'ed. it.). 
Roma. Editon Riuniti. 

Thomas Mann e la tragedia 
dell'arte moderna. a cura di G. 
Dolfini. Milano. Feltrinelli. 

Heine e la preparazione ideo 
logica deila rivoluzione del Qua-
rantotto. in . Societa». n. 2. 
pp. 225 sgg. 

1957 — Contributi alia storia 
dell'estetica, a cura di E. Picco 
(con una premessa dell'autore 
all'ed. it.), Milano, Feltrinelli. 

Prolegomeni ad un'estetica 
marxista. Sulla categoria della 
totalita. a cura di F. Codino e 
M. Montinari. Roma. Editori 
Riuniti. 

II significato attuale del rea
lismo critico. a cura di R. Sol-
mi. Torino. Einaudi. 

195* — La mia via al marxi- ' 
smo (1933). a cura di U. Gim-
melli. in « Nuovi Argomenti >. 
n. 33. pp. 1 e sgg. 

1959 — La distruzione della 
ragione. a cura di E. Arnaud 
(con una nota dell'autore al
l'ed. it.). Torino. Einaudi. 

1940 — II giovane Hegel ed 
i problemi della societa capita
list ica, a cura di R. Solmi. To
rino. Einaudi. 

19A2 — Teoria del romanzo. 
Saggio storico filosofico sulle 
forme della grande epica. a 
cura di F. Saba Sardi. introdu-
zione di L. Goldman. Milano. 
Sugar. • •-

Lenin (1924). a cura di G. D. 
Negri, in < II Filo Rosso ». 1962 
1963. nn. 5. 6. 7. 8 (ristampato 
in volume da Einaudi nel 1970) 

1963 — L'anima e le forme. 
a cura di S. Bologna, introdu-
zione di F. Fortini. Milano. 
Sugar. 

L'ideale dell'uomo armonico 
nell'estetica borghese. in «De 
Homine*. nn. 5-6. pp. 448 62. 

Realisti tedeschi del XIX se 
colo, a cura di F. Codino. "Mi
lano. Feltrinelli. 

Sul dibattito fra Cms ed Unio-
ne Sovietica. a cura di F. Co
dino. in « Nuovi Argomenti ». 

1964 — Problemi della coesi 
stenza culturale. a cura di G 
Panzieri. in «Nuovi Argomen 
ti>. p. 124 

Solzenitsyn: «una giomata di 
tvan Denisovio. a cura di F 
Codino. in c Belfagor >. n. 3. 
pp. 257-74. 

Scritti di sodologta della let
teratura. con una premessa e 
una introduzione di P. Ludz. a 
cura di G Piana. Milano. Su 
gar. 

1965 — II romanzo storico 
con una introduzione di C. Ca 
ses. a cura di E Arnaud. To 
rino. Einaudi. 

1967 — Storia e coscienza di 
classe. a cura di G Piana (con 
una prefazione deU'antore dello 
stesso anr.o - pp VTI-XLTTI). Mi 
lano. Sugar. 

196t — Conversazione con Lu 
kacs. di W Abendroth. H H 
Holz. L Kofler. a cura di C 
Pianciola. Ban. De Donato. 

Ti marxismo nella coesisfen 
za. con una prefazione di Bni 
no Schaeherl. Roma. Editori 
Riuniti. 

Marxismo e politica cultura 
!e. Torino. Einaudi 

1969 — T] problems dell'org* 
nizzazione degli intellettuali e 
La questione cW parlamentarf 
smo. a cura di P Mang*Ti»rn 
in « Giovane Critica ». IWR ©> 

1971 — Cultura e ootere. a 
cura di Carlo Benedetti. Knma 
Editon* Riuniti (contiene bre\i 
sa^ffi). 

1971 — Estetica. a rura di .*•» 
na Marietti Solmi. Torino. Ei 
naudi. 

GIOVEDI' 
I FUNERALI 

DI STATO 
BUDAPEST. 5. 

L'accsdemia ungherese delle 
scienze e il comitsto centrsle 
del Posu. in un comunicato con-
giunto emesso nel pomeriggio di 
oggi. hanno espresso il profon 
do cordoglio dells cultura. dei 
comunisti e di tutto il popolo 
ungherese per la morte di Lu-
kscs e hanno reso noto che 1 
funerali si svolgeranno in forma 
uffidale alle ore 12 di giovedl 
II giugno sl.ciraitero Kerepesi. 

Lettere— 
all' Unitsc 

II « no » alia 
leggc-ponte 
e gli esami 
di riparazione 
Caro direttore, 

io sono un operalo Immi
grate in provmcia di Milano, 
ed il mio figlio piii grande 
trequenta la seconda media. 
In questi giorni mi sono tro
vato a discutere con altri ge-
nitori sul problema degli esa-
mi di- riparazione a settem-
bre e sui costi che le iami-
glie dei lavoratort devono at-
frontare durante I'estate per 
le rvpetiztoni. un problema 
che mi rtguarda perche I'in 
segnante di mto liglto mi ha 
tatto capire che dovrd ripa-
rare almeno due materie. A 
un certo punto della discus-
stone, una delle persone pre-
senti ha affermato che la col-
pa di tutto e di not comuni
sti, perche sono stati i nostrl 
deputatt a far bocctare una 
proposta di legge che aboliva 
questi esamt dl riparazione. 
Ma e vero che le cose sono 
andate cosl o si tratta dt una 
delle solite talstftcaztont dif
fuse per crearci delle diffi-
colta? Ti sarei grato di un 
chiarimento in proposito. 

Fraternt saluti. 
L. B. 

(Bresso • Milano) 

La lettera che il compagno 
ci ha inviato ci offre l'occa-
sione opportuna per chianre 
a tutti una questione politica 
estremamente delicata. le cui 
insidie il compagno stesso ha 
acutamente intuito. E* vero 
che era stato predisposto un 
provvedimento legislatlvo inte-
so ad abolire gli esami di ri
parazione alia fine di ogni an
no scolastico, sostituendo al 
concetto di anno quello di ci-
clo (per Tesartezza. tre cicll 
per la scuola dell'obbligo: I e 
II elementare. IIMV-V ele-
mentare, MMIi media); ma 
e anche vero che per varie ra-
gioni (illustrate in vari inter-
venti e articoli dei compagni 
Raicich, Natta, Chiarante: v. 
L'Vnita del 19-2-71, 8 e 9-4-71) 
il provvedimento — equivoco 
e demagogico — non poteva 
trovare la nostra approvazlo-
ne. Innanzl tutto. non si trat-
tava di un decreto isolato: es
so. infatti. rientrava nel qua-
dro piii ampio di una rifor-
mina (nota come a legge-pon-
te»), la quale in linea teorica 
avrebbe dovuto sanare alcum 
gravi mail della scuola attra
verso interventi con carattere 
d'urgenza, ma di fatto ten-
deva non solo a nnviare all'in-
flnito la vera riforma dl tutto 
il sistema scolastico ma an
che a precostiluire situazioni 
che comunque avrebbero con-
dizionato in senso conservato-
re quella riforma. 

11 no alia legge-ponte quln-
di signlflcava un netto rifiuto 
della politica dei rattoppi e 
delle soluzioni parziali ed elu
sive, con le quali da anni sl 
tende a rabberciare un edlfi-
cio malandato, riflutando un 
impegno effettivo sul piano 
del diritto alio studio, favo-
rendo con ogni mezzo la de-
qualificazione crescente degli 
studi a tutto svantaggio della 
classe dei lavoratort: una po
litica deila quale in questa oc-
casione non hanno voluto es-
ser compile! ne i repubblica-
ni ne 1 socialistl. 

Ma, per venire all'argomen-
to specifico, anche il provve
dimento sugli esami dl ripa
razione, esaminato in se e per 
se, era del tutto lnsoddisfa-
cente, perche sl configurava 
come una misura untuosa e 
patemalistica, il cui risultato 
sarebbe stato una svalutazione 
ulteriore dell'istruzione. S! 
tratta, in sostanza, di vedere 
perche i giovani provenlenti 
dalle classi social! piu disa-
giate non sono in grado di af-
frontare gli studi, fin dai prl-
ml mesi del loro ingresso nel
la scuola, perche quindl la se-
lezione opera esclusivamente 
su di loro. perche solo accet-
tando la speculazione delle 
lezioni private una parte di 
loro pub tlrare avanti per 
qualche anno nel cammino 
scolastico; ma si tratta anche 
di vedere quali soluzioni si 
devono adottare per far scorn-
parire un fenomeno di tale 
gravita. 

E le misure non sono certo 
quelle proposte dalla legge-
ponte: la promozione vista co
me un'smnistis. tre settimsne 
di corsi di rlcupero a fine an
no scolastico; ben diverse era-
no le proposte da noi avanza-
te e respinte dalla maggio-
ranza: enrsi di ricupero du
rante l'anno. scuola a pieno 
tempo, riduzione del numero 
degli alunni nelle singole clas
si. revisione dei contenuti e 
del metodi dldattici Insomma, 
un episodic che, una volta vi-
sto nella sua giusta luce (e 
non presentsto in modo diso-
nesto. come e successo sl no
stra compagno). dimostra 
chiaramente 1'incapacita di 
questo centro-sinistra ad ef-
frontare. un serio programma 
di riforme, a risolvere 1 pro
blem! piu urgent! che vedono 
da mesi e mesi duramente 
impegnata la classe dei lava 
ratori. 

Un"ultima considerazione. 
Puo darsi che il fsllimento 
dells legge-ponte provochl ora 
a Rne anno scolastico un ins-
spnmento della parte piu re-
trivs degli insegnantl nei con 
front! degli alunni, come se 
quests fosse un'ocoasione per 
riaffermsre un prestlgio che 
soltsnto una vera riqualtfica-
zione della scuola pu6 dare; 
si tratta di un pericolo non 
immaginario, che pub essere 
supersto attraverso varie ini-
ziative mtese da un lato ad 
organlzzsre In sssemblee, le 
fsmiglie dei lavoratort inte-
ressste in questo momento, e 
dsU'sltro a dibattere 1 temi 
della riforma con gli stessi in
segnantl. per awisre con lsr-
ghi schiersmenti unitsri quel 
raxione dl rinnovamento che 
la politica govemauva conti-
nua a contrastare. Un modo 
efllcace per condizlonare dal 
basso — e quindl in forma 
progressists — 1 futurt pro-
getU dl legge • tog Here peso 
alle manovre dilatorie. 

GENNARO BARBARISI 

Rieorcia don Sturzo 
prima del «lavag-
gio del cervello» 
Cara Unita, 

ho letto Varttcolo del 19 
maggto di Alberto Scondone 
su Don Sturzo. lo dal '43 al 
'46 sono stato prigtoniero dt 
guerra negli USA e dal '44 
al '45 sono stato abbonato 
attraverso un'altra persona ad 
una rtvista in lingua italiana 
(non ricordo come si chtama-
va, mt sembra il Mondo) che 
ospitava scrittt di uomim po 
litict italiam esult, tra i qua
il Sturzo Mt ricordo che t 
suot articoli erano (per me) 
fonte dt sorpresa perche (per 
dirla con sempltntal mt sem-
brarono molto di sinistra Fra 
le cose che ricordo bene era 
I'invetttva contro il govemo 
amertcano perche non lo la-
sclava libero dt tomare in Ita
lia (accusava anche t capi dc 
e. sta pure piu velatamente. 
Pio XII) Dtceva che gli ame-
ricant avevano fatto arrtvart 
in Italia Carlo Sforza (apevo-
landolo tn tutto) perche era 
persona gradita agli america-
ni. Quasi tutti i giornt don 
Sturzo andava a protestare 
presso I'uflicio esten e taceva 
lunghe attese per tarsi nc«-
vere Sosteneva fed aveva ra
gione, secondo me) che, qli 
americant non avevano Vies-
suna qlustiflcazione per trat-
tenerlo cola' a meno che qlt 
americant, appunto, lo trat-
tenessero per volere deqli ita-
Hani (DC). 

lo nel '46 fui liberato e ri-
tornai in Italia Sturzo tnvec* 
dovette stare ancora suo mai-
grado sino al '51 negli USA. 
Ero molto curioso dt vedere 
al suo nenlro quale aztone 
avrebbe intrapreso. ma rimasi 
di stucco vedendo quella che 
Scandone definisce a meta-
morfost nolitica completa». 

• Ti ho voluto scrivere queste 
poche righe perche sino al '45 
la sua metamortost non era 
ancora avvenuta. ma solo do
po. e ct sono volutt ben 6 
anni perche ctb avventsse. 
Quindl e evtdente che git ame
ricant hanno dovutn tatienre 
a a lavargli il cervello v Afi 
sembra certo che se nW '45 
fosse stato come era net 51 
Vavrebhero inviato tn Italia 
come hanno fatto con Stnrzn 

Fraterni saluti 
V1TTORIO VALENTI 

(Genova) 

La testimonianza del compa
gno Valenti merita di essere 
segna'.ata a tutti quelli che 
lavorano a l i a ricostruzione 
della vicenda politica di don 
Sturzo E' interessante sape-
re che, ancora nel 1945, tl ton-
datore del partito popolare 
era considerato pencoloso per 
i piani americani riguardanti 
11 destino del nostro Paese. 
Forse la preferenza delle au-
torita alleate per un uomo 
come Sforza rientra almeno 
in parte, nel quadro dl una 
freddezza a protestantica » nei 
confront! degli uomini poli
tic! del movimento cattolico 
che gli americani superarono 
solo nel 1947 con la famosa 
visits dl De Gaspen negli 
USA, fino alia quale erano 
stati in generale prediletti el! 
anticomunlsti a lair.i» 

In ogni caso i ncordi del 
compagno Valenti inducono a 
pensare che nel comportampn-
to reazionario deH'ultimo Stur
zo abbia pesato. oltre al «la-
vaggio del cervello > subito 
negli USA tre il '46 e 11 '*>1. 
anche un processo di Invo-
luzione senile e una conse-
guente incapacity di trovare 
una collocazione positive nel 
contesto di forze e di valori 
nuovi emersi con la Resisten-
za. 

ALBERTO SCANDONE 

Troppo sfoggio di 
parole straniere 
Signor direttore. 

I'uso da tempo tnvalso di 
fare sfoggto di parole stra
niere sul nostro giornale (par-
lo de I'Unita, gli altri non 
mi tnteressano), mt rtesce 
odtoso ed tnsulso. Sono pocht 
infatti gli articoli che swno 
prtvi di siffatte frost, tncom-
prenstbtll — almeno credo to 
— alia maggior parte dei let-
tori del giornale comunista. 
Questo del resto e git stato 
fatto notare da allrt. 

Cosl mi e toccato proprio 
in questi gtorni (17 maggio) 
di leggere un artlcolo di An
tonio Bronda, che qui allego. 
e che non si capisce bene se 
sia stato scritto per not tta-
Ham o per qualche angla-
amencano dt passaggio (vi 
ricorrono trenta e piii voca-
bolt in lingua tnglese). 

Ora pot, tanto per darvt 
una dtmostrazione dt veridi-
cita di quanto scrtvo, e qua-
lora ve lo foste dimenttcato, 
riporterb qui alcum dei ter
mini • tncriminatt «. presi qua 
e la sul nostro giornale: 
* escalation >. « picnic >. « tul-
time ». « hippie », « part-time », 
«leadership ». « naif », «fla
ming », « meeting », « boss >, 
• shaUenger », « partner ». «kii-
ler », « kidnapper », « stress », 
« caravantng ». itopis-roulanl; 
* fighters m. « referee », « oip-
btght». m shop ». « sit-in », 
« week-end », w plaming*. 
c thrilling » « doktng >. « Hash-
bach*, mgapm. 

Son parltamo pot degli ar
ticoli sportivi, leggendo i quo
it, se uno non e tifoso dalla 
nasclta, timsce col non capir-
ci nlente. A quanto pare, tutto 
cid che e sport I stato im-
portato dall'estero poiche in 
Italia siamo sempre all'eta 
della pietra anche tn questo. 
a quanto sembra, 

Ora, per quanto mi rtguar
da, dal momento che tutte 
queste frost mi sono tncom-
prensibtlt anche se, come dt-
cevo piii sopra. vengono usate 
conttnuamente. quasi mi con-
cinco di essere un povero 
ignorante Comunque conclu-
derei constgliando t van artt-
colisti del nostro quottdtino 
di fare come gli anqloamen-
cani i quali. mi risulta. rifug-
gono il ptii possihile dnlt'usa-
re parole ttaliane 

Cordlali saluti 
ETTORE TRASPEDINT 

(Genova • Sestri) 


