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Riflessione teorica e impegno militante 

del grande filosofo scomparso 

UN LUKACS 
Pi t AUTENTICO 
Non si guadagna in rigore, ne scientifico n6 politico, compiendo 
un'operazione di estrapolazione storica; togliendo ciofc la fase del 
pensiero giovanile dalle condizioni oggettive e soggettive in cui 

maturo e distaccandola dalle fasi successive 

Nel lungo arco della vita 
di Lukacs si distendono e 
diventano, per cosi dire, « vi-
sibili» i problemi tormen-
tosi dell'intellettuale di ti-
po nuovo, dell'intellettuale 
marxista militante: si tratta 
dei problemi, in generale, 
dei rapporti tra riflessione 
teorica e impegno pratico, 
tra la liberta della ricerca e 
la disciplina politica, ma, 
piu specificamente, si trat
ta dello sforzo razionale e 
della tensione morale che 
sono state necessarie per 
chi, negli ultimi cinquant'an-
ni, ha voluto capire eio che 
gli accadeva intorno, per 
cercare di dargli un senso, 
di ritrovarne, nei limiti del 
possibile, l'interna razionali-
ta; per costruire una coe-
renza di comportamento tra 
l'analisi teorica e la collo* 
cazione politica. 

La vita e il pensiero di 
Lukacs assumono in questo 
contesto un valore emble-
matico, ancora per lungo 
tempo ricco d'insegnamen-
to. E sono solo meschine 
certe speculazioni di corto 
respiro che sulla stampa 
borghese sono state tentate 
in occasione della sua mor-
te. Non su queste, del re-
sto, voglio fermarmi, ma su 
un punto che mi pare meri-
tevole di discussione, tanto 
in sede teorica che in sede 
politica, e cioe sul significa-
to della distinzione corren-
te tra un Lukacs < giovane > 
e un Lukacs « maturo », tra 
gli scritti raccolti nel volu
me Storia e coscicnza di 
classe (1923) e gli scritti 
composti dall'epoca del sog-
giorno a Mosca in poi. 

La condanna 
di Zinoviev 

Che questa periodizzazio-
ne abbia un fondamento ob-
biettivo non e dubbio, e in 
questo senso concludono an-
che le pagine autobiografi-
che e in particolare la pre-
fazione a Storia e coscienza 
di classe, scritta da Lukacs 
per la traduzione italiana 
(1967). Ma contro una sua 
troppo marcata sottolineatu-
ra stanno non solo le ragio-
ni messe piu volte in luce 
dalla critica (sia da quella 
che ha inteso mostrare la 
persistenza dell'inf luenza he-
geliana, sia quella che — 
all'opposto — ha rivendica-
to la continuity dell'ispira-
zione marxista). ma anche 
la tendenziosita che quel
la periodizzazione assume 
quando venga intesa come 
una contrapposizione tra le 
tesi di « sinistra » del primo 
libro marxista di Lukacs e 
l'ortodossia degli scritti suc
cessive quasi che, di fronte 
ad essa, noi fossimo chia-
mati ad una scelta e non ad 
uno sforzo di comprensione. 

Se quindi non e da condi-
videre la condanna politica 
(che e altra cosa dalla criti
ca scientifica) che di Sto
ria e coscienza di classe pro-
nuncio il marxismo ufficia-
le per bocca di Zinoviev nel 
1924 (ma non altrettanto 
spesso viene ricordata la 
condanna che fu pronuncia-
ta anche dalla II Internazio-
nale per bocca di Kautski), 
non per questo pero e da 
condividere il privilegia-
mento in termini di imme-
diata attualita politica di 
quel libro, per contrapporne 
1'impostazione rivoluzionaria 
e « giacobina » al grigiore e 
alia banalita degli stati e dei 
partiti comunisti: uso di pro-
posito questi termini perche 
non si dovrebbe dimentica-
re che il primo che teorizzo 
questa interpretazione fu un 
pensatore non marxista, ma 
esistenzialista: Merleau-Pon-
ty. E se tale interpretazione 
e stata ripresa da tutta una 
letteratura < marxisteggian-
te », e perche spesso e an-
data smarrita la fisionomia 
non solo di Lukacs, ma an
che del marxismo: il filoso-
so ungherese e stato cosi 
sovente introdotto in una 
compagnia molto eteroge-
rea, che va da Weber a Mar-
cuse, da Sartre ad Adorno. 

Non voglio certo con que
sto negare che nel libro di 
Lukdcs siano presenti sug
gestion! che sembrano giu-
stificare tutto cio, come ve-
dremo; ma il punto essen
ziale e che non si guadagna 
in rigore, ne scientifico ne 
politico, compiendo una ope-
razione di estrapolazione sto
rica, togliendo cioe quella 
fase del pensiero di Lukacs 
dalle condizioni oggettive e 
soggettive, in cui maturo, e 
distaccandola dalle fasi suc
cessive. Queste condizioni le 
fca richiamate lo stesso Lu
kacs, ricordando la reda-
lione del suo libro, l'emigra-
iione Viennese e il lavoro 
Ml collettivo della rivista 

« Kommunismus »: egli in-
fatti ha scritto che l'elabo-
razione di una linea politi-
co-teorica di «sinistra», 
« poggiava sulla fiducia, al-
lora ancora molto viva, che 
la grande ondata rivoluzio
naria, che avrebbe dovuto 
condurre in breve tempo il 
mondo intcro, o almeno la 
intera Europa, al sociali-
smo, non era affatto riflui-
ta per via delle sconfitte su-
bite in Finlandia, in Unghe-
ria e a Monaco. Avvenimen-
ti come il putsch di Kapp, 
l'occupazione delle fabbri-
che in Italia, la guerra so-
vietico-polacca, e inline la 
"azione di marzo", rafforza-
rono in noi questa convin-
zione del rapido approssi-
marsi della rivoluzione mon-
diale, di una vicina e tota-
le trasformazione dell'inte-
ro mondo civile. (...) La 
nostra • rivista "Kommuni
smus" contribuiva al setta-
rismo messianico perche 
metteva in pratica il meto-
do piii radicale in tutte le 
question!, proclamando in 
ogni campo una rottura to-
tale con tutte le istituzioni e 
le forme di vita derivanti 
dal mondo borghese. (...) Un 
esempio di questa tendenza 
e il mio saggio polemico 
contro la partecipazione ai 
parlamenti borghesi ». 

A parte alcune concessio-
ni al linguaegio ufficiale, 
il richiamo di tutto cio e 
illuminante e non ha biso-
gno di commento. Ma per 
cio che riguarda Lukacs, a 
queste ragioni politiche, al-
tre se ne potrebbero ag-
giungere di carattere piu fi-
losofico: la sua formazione 
precedente sulle idee di 
Simmel e Max Weber, di 
Dilthey e di Kierkegaard, 
di Windelband e di Rickert, 
la forte influenza hegelia-
na, il non sufficiente appro-
fondimento (come egli stes
so ricordera) del pensiero 
di Marx e Lenin, 1'urgenza 
di una polemica contro il 
positivismo. 

Di qui l'impronta < hege-
lianeggiante > (piu che idea-
listica, almeno nel senso 
piu elementare in cui que
sto termine fu adoperato 
da Zinoviev, quando rileva-
va il mancato accoglimento 
della concezione materiali-
stica e dialettica della na-
tura e della teoria della co-
noscenza come rispecchia-
mento della realta da parte 
della mente); impronta do-
vuta soprattutto ad un ta-
glio e ad un'impostazione 
teorica generale che erano 
tipici di quel libro, e cioe 
il privilegiamento del con
cetto hegeliano di < totali
ty > non solo rispetto al con
cetto di « struttura econo-
mica > di Marx, ma anche 
rispetto alia «parzialita» del-
l'intelletto scientifico (che 
si riflette nel frazionamen-
to e nella parcellizzazione 
del lavoro nella societa ca-
pitalistica). 

II concetto 
di totalita 

Qui Lukacs non si limi-
tava a riprendere motivi 
(come il dualismo tra scien
ce della natura e scienze 
dell'uomo) propri dello sto-
ricismo spiritualistico tede-
sco, ma vedeva altresi nel 
concetto di totalita l'elemen-
to di continuity tra Hegel 
e Marx, la molla della dia
lettica, anche di quella mar
xista. Ne derivava in Lu
kacs, come e stato piii volte 
rilevato, l'equivoco, a pro-
posit o dell' c alienazione >, 
tra il concetto di « oggetti-
vazione > e quella di « estra-
niazione > (teoria della rei-
ficazione e del feticismo), e, 
in qualche misura, una esa-
sperazione della concezione 
della classe operaia come 
ricettacolo di una coscienza 
di classe che altri istillano 
in essa, in voce che come 
agente storico autonomo; 
dico esasperazione perche 
certamente il tema e leni-
nista (il Che fare?), ma 
esso in Lukacs correva il 
rischio, e proprio per l'equi-
vocita del concetto di alie
nazione, di colorarsi anche 
di suggestioni diverse e di 
assumere la forma di una 
estrapolazione della coscien
za di classe dalle contraddi-
zioni storiche del capitali-
smo, che invece la determi-
na storicamente. II punto 
realc mi pare questo e non 
un'astratta disputa sul pe
so maggiore o minore che 
deve essere riconosciuto al
ia coscienza e alia volonta 
rivoluzionaria rispetto alle 
condizioni e alle possibility 
oggettive o viceversa. Una 
disputa di questo genere 
presuppone e conserva il 
dualismo tra i due momenti 
anziche cercarne l'uniti. 

Nei Manoscritti del '44 

(pubblicati pero soltanto 
nel 1932) Marx aveva scrit
to che « il lavoro non pro
duce soltanto merci; esso 
produce se stesso e il lavo-
ratore come una merce, 
precisamente nella propor-
zione in cui esso produce 
merci in genere. Questo fat-
to non esprime nient'altro 
che questo: che l'oggetto, 
prodotto del lavoro, prodot
to suo, sorge di fronte al la
voro come un ente estra-
neo, come una potenza in-
dipendente dal producente. 
II prodotto del lavoro e il 
lavoro che si e fissato in un 
oggetto, che si e fatto og-
gettivo: e l'oggettivazione 
del lavoro. La realizzazione 
del lavoro e la sua oggetti-
vazione. Questa realizzazio
ne del lavoro appare, nella 
condizione descritta dalla 
economia politica, come pri-
vazione dell'operaio, e l'og
gettivazione appare come 
perdita e schiavitu dell'og-
getto, e l'appropriazione co
me alienazione, come espro-
priazione ». 

I/oggettivita 
in Marx 

L'oggettivazione e dunque 
qualcosa che e intrinseco al 
lavoro in quanto tale e la 
sua soppressione e la sop-
pressione del lavoro; la pri-
vazione, l'alienazione e la 
espropriazione (in una pa-
rola: l'estraneazione) sono 
invece intrinseci non al la
voro in generale, ma a cio 
che il lavoro diventa nel mo-
do capitalistico di produrre, 
e la loro soppressione attra-
verso la lotta di classe, e la 
soppressione non del lavo
ro, ma dei rapporti capitali-
stici. La distinzione tra og-
gettivazione e estraneazione 
e pertanto un aspetto es-
senziale di cio che jdistingue 
il marxismo dalFidealismo e 
dalle teorie romantiche an-
ticapitalistiche, l'analisi e 
gli obbiettivi comunisti da 
quelli radicali e borghesi. 

E' vero: Lukacs non pote-
va conoscere questi testi di 
Marx, ancora inediti quando 
scrisse Storia e coscienza di 
classe; ma allorehe potette 
prenderne visione riconob-
be chiaramente l'importan-
za del problema (a differen-
za dei gia ricordati critici 
della < societa in generale » 
e dei loro ripetitori) e scris
se nella citata prefazione 
del '67: « Ricordo ancor og-
gi l'impressione sconvolgen-
te che fecero su di me le 
parole di Marx sull'oggetti-
vita come proprieta materia-
le primaria di tutte le cose 
e di tutte le relazioni. Ad 
essa si ricollegava (...) la 
comprensione del fatto che 
l'oggettivazione e un modo 
naturale — positivo o nega-
tivo — di dominio umano 
del mondo, mentre l'estra
neazione e un tipo partico
lare di oggettivazione che 
si realizza in determinate 
circostanze sociali. Con cid 
erano crollati definitiva-
mente i fondamenti teorici 
di cio che rappresentava il 
carattere particolare di Sto
ria e coscienza di classe. 
Questo libro mi divenne 
completamente estraneo, co
si come era accaduto nel 
1918-19 per i miei scritti an-
teriori. Di un colpo mi fu 
chiaro che se volevo realiz-
zare quegli elementi teorici 
che mi si presentavano di-
nanzi, dovevo ancora una 
volta ricominciare dall'ini-
zio». 

Qui sta a mio awiso la 
chiave per intendere la sua 
successiva elaborazione dei 
rapporti Marx-Hegel e la cri
tica deH'irrazionalismo tede-
sco <da Schelling a Hitler>; 
la stessa persistenza dell'in-
flusso di Hegel nell'imposta-
zione di taluni problemi ca-
pitali (tipici la contrappo
sizione tra dialettica, rivolu
zionaria, e sistema, conser-
vatore, in Hegel e l'esalta-
zione della ragione specula-
tiva sull'inteiletto scientifi
co), e il senso, che Lukacs 
ebbe vivissimo, della conti
nuity e della ricchezza di 
una tradizione culturale non 
da negare ma da «eredita
re >. Per il momento basti 
aggiungere che riflettere su 
questi temi e sul momento 
storico in cui furono elabo-
rati pud servire a meglio 
comprendere il significato 
di certi recuperi e di certe 
polemiche contemporanee; 
ma deve servire soprattutto 
a restituire a Lukacs una 
piu autentica fisionomia e 
ad intendere la sua volon-
th, sincera e sofferta, di re-
stare con il parti to, dentro 
lo schieramento comunista, 
e di mantenere in questa 
volonta la difesa della sua 
liberta di ricerca. 

Gabriel* Giinnintoni 

II dibattito sulla politica demografica in Inghilterra 
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Dal nostro corrispondente 
" LONDRA, giugno 

II problema demografico, 
sotto certi aspetti, preoccupa 
le nazionl sviluppate in misu
ra non inferiore ai paesi del 
«terzo mondo» dove la so-
vrappopolazlone si presenta in 
forma tanto drammatica. In 
entrambl I casi, comunque, i 
*;imorl trovano origine in uno 
stesso tipo d'espansione, in un 
modo di produzione capitali
stico, che condiziona e limita 
le risorse anziche favorire il 
pieno dispiegamento del po-
tenzlale naturale e umano. 
Mentre 11 dibattito sulla pla-
nificazione delle nascite si tra-
scina all'Infinite) rivelando 
quanto sia difficile un ap-
proccio razionale e non mora-
listico, in queste ultime set-
timane l'Inghilterra e stata 
bruscamente posta davanti al
ia prospettiva dell'indesidera-
bile moltiplicarsi della cittadi-
nanza nei prossimi 30 60 annl. 
Una commissione parlamenta-
re ha affermato che i 55 mi-
Honl di inglesi del Giugno '70 
potrebbero salire ad oltre 66 
nel 2000 e a piu di 82 milioni 
nel 2030 con gravi rischi per 
l'alimentazione, l'alloggio, i 
servizi e l'impiego. 

II rapporto sottoposto dal 
Comitato Speciale per la 
Scienza e la Tecnologia chie-
de un intervento specifico da 
parte del governo per « attrar-
re l'attenzione pubblica sugli 
effetti e le conseguenze dei li
velli della popolazione, sul 
ruolo della limitazione delle 
famiglie e della paternita. so-
cialmente responsabile». Si 
consiglia cioe l'istituzione di 
un apposite) dipartimento mi-
nisteriale per la programma-
zione che dovrebbe approfon-
dire lo studio delle tenderize 
mondiali e nazionali con par
ticolare riguardo al significa
to deirimmigrazione interna 
ed esterna; esaminare l'inter-
relazione fra popolazione e ri
sorse naturali, crescita econo-
mica e ambiente civile; coor-
dinare i piani per l'edilizia 
popolare, approwigionamento 
idrico, trasporti, tassazione, 
lavoro, istruzione, e salute 

II tasso d'incremento ingle-
se e del 2,5 per famiglia, vale 
a dire nascono in media 5 
bambini ogni due nuclei fami
liar!. E' una percentuale bas-
sa, eppure, relativamente alia 
situazione locale, e sufficiente 
ad alimentare perplessita. sul 
futuro di un'isola che gik og-
gl si ritiene sia vicina al pun
to di saturazione. Il'previsto 
aumento di 11 milioni (1/5 del 
totale) da qui alia fine del se-
colo, giustificherebbe il con-
trollo delle autoriti central! 
« prima che le condizioni del
la vita quotidiana diventino 
intollerabili per tuttin. 

Negli ultimi venticinque an-
ni c'e stato un rovesciamento 
di posizioni. Quando venne no-
minata, nel 1944, la Royal 
Commission on Population do-
veva rispondere ai dubbi sul 
decrescere della popolazione. 
Oggi e invece Yaumento che 
spinge alia ricerca di un di-
verso impegno organizzativo. 
Le risultanze dell'attuale in-
chiesta hanno sollevato una 

certa polemica in tutti quegli 
ambienti che per principio 
diffidano dl una « politica de
mograf ica », sono contrari al-
Tidea di flssare tassativamen-
te (e arbitrariamente) la quo
ta ottimale della popolazione, 
e pongono giustamente l'ob-
biezione del « clrcolo vizloso » 
fra limitazione delle nascite 
e ulterior! pericoli di ristagno 
economlco. 

Non a caso l'eco malthusiana 
che pud essere avvertita nel 
rapporto del Comitato per la 
Scienza e la Tecnologia torna 
a levarsi proprio in un mo
mento dl accentuata difficol-
th per il sistema inglese. La 
perdurante crisl economica, 
l'incertezza sul domani, provo-
cano interrogativi insospettat! 
in un paese « benestante» co
me l'Inghilterra. E' un slnto-
mo del dlsaglo generale e, in 
fondo, riflette il pessimismo 
e la sfiducla nelle proprie ca
pacity produttive. II ritmo di 
espansione del reddito nazio-
nale e infatti determinato da 
due fattori-base: 1'incremento 
della produttivita e l'allargar-
si della forza-lavoro. Una del
le ragioni della cattiva prova 
offerta dalla Gran Bretagna 
in questo dopoguerra sul pia
no della concorrenza interna-
zionale — si e scritto — dipen-
de anche dalla lentezza con 
cui la sua mano d'opera e 
cresciuta rispetto. a quella di 
altre nazioni industrializzate. 

Ma — si aggiunge — stabi-
lizzare la popolazione (l'ob-
biettivo proposto dalla com
missione e la riduzione dal 
2,5 al 2,1 del coefficiente per 
famiglia) significa reperire 
nuovi incentivi alia produtti
vita in altri settorl sociali (la
voro femminile, occupazioni 
part-time per i pensionati 
ecc...). II fatto e che nel fu
turo il cfattore di dipenden-
za» (la popolazione inattiva, 
vecchi e giovanissimi, in re-
lazione alio strato lavoratore 
che la deve mantenere) an-
dra acquistando un'incidenza 
sempre piu elevata. Da non 
dimenticare — in rapporto 
col ccterzo mondo» — che il 
cittadino di un paese sviluppa-
to come la Gran Bretagna 
consuma nel corso della sua 
vita una quantity di risorse 
naturali died o venti volte su-
periore a quella delFindiano 
medio. 

Dal momento che e impen-
sabile qualunque intervento 
legislativo In materia, il go
verno dovrebbe, da un lato, 
scoraggiaxe la natalita con la 
contrazione di quelle prowi-
denze sociali da cui fino ad og
gi e stata sostenuta la fami
glia inglese: sussidio di ma-
ternita, sgravi flscali, latte 
gratuito, assegni - familiar!. 
Dall'altro, si tratterebbe inve
ce di incoraggiare la forza-la
voro femminile sul presuppo-
sto che le dortne con un im-
piego sono meno propense ad 
accrescere la loro prole di 
quelle che rimangono a casa. 
Questi sono i suggeriment! a 
cui viene ora data ampia circo-
lazione. Si noti — a parte la 
faccenda demografica — il co-
mune denominatore dell'«ef-
ficienzau che li sorregge am-
bedue. 

Una a popolazione stabile » 
— per il sistema — vuol dire: 
produrre dl piu con lo stesso 
numero di persone (allegge-
rendosi nel frattempo di cer
ti oner! del « Welfare State »). 
Ma uno dei consiglieri scienti
fic! del governo, Sir Solly 
Zuckerman, ha espresso tutto 
il suo scetticismo sulla validi
ty della « popolazione ottima
le » come concetto economico, 
per quanto 1'abbia accettata 
come proposta politicamente 
desiderabile. 

Si sa quab conto debba te-
nersi dl certi argomentl neo-
malthusiani sulla « scarsita » 
delle risorse naturali in re
gime dl economia capitallsta 
mondiale. Ad ogni modo, co
me veniva dimostrato in una 
opera scientifica di qualche 
anno fa (Colin Clark: « Popu
lation Growth and Land Use»), 
anche se la popolazione della 
Gran Bretagna dovesse salire 
a 100 milioni i beneflc! macro-
economic! della pianificazione 
su larga scala potrebbero piu 
che compensare l'aumento. 
Malgrado una certa tendenza 
allarmistica («siamo il paese 
piu densamente popolato do-
po il Kerala e l'Olanda!»), 
l'attuale dibattito demografi
co e quindi in gran parte 
scontato. Serve piuttosto ad 
attirare ancora una volta Tin-
teresse sulla cenerentola dei 
servizi sociali inglesi: il con-
trollo delle nascite che — 
guarda caso — non e mai sta
to effettivamente e completa
mente integrate) nel National 
Health Service. 

Questo — dicono 1 riforma-
tori — e il settore dove 11 go
verno dovrebbe concentrare le 
sue energie. Un esponente del
la Family Planning Associa
tion (organismo assistenziale 
volontario) afferma: «Potrem-
mo stabilizzare la popolazione 
senza ricorrere al cosidetto 
"razionamento delle nascite" 
se solo eliminassimo le gravi-
danze non intenzionali. Vo-
gliamo la legalizzazione della 
libera domanda per il control-
10 (sia in sede preventiva che, 
dopo, coU'aborto) e speriamo 
che questa sia l'occasione buo-
na per educare ancor meglio 
11 pubblico sull'uso degli anti-
concezionali». 

II progresso in questa dire-
zione e stato notevole negli 
ultimi vent'anni. 
Tuttavia — come abbiamo a-
vuto occasione di rilevare al
tre volte — certe remore go-
vernative hanno finito col con-
segnare alio sfruttamento del
la mediclna privata una gros-
sa fetta del «mercato». Mol
to e ancora il terreno da per-
correre prima che la societa 
nel suo complesso acquisti una 
comprensione e un atteggia-
mento piu illuminati in pro-
posito. Ma e sintomatico che 
il problema della liberty di 
scelta per l'individuo, parzial-
mente risolto o evitato sul 
piano medico, finisca col pre-
sentarsi di nuovo quando, qua
lunque siano i merit! econo
mic! o sociali di essa, si pro
pone ufficialmente l'adozione 
di una «politica demografica». 

Antonio Bronda 

Una fase piu avanzata e matura della lotta e del la riflessione nei movimenti studenteschi europei 

La conquista della scuola 
Dall'analisi dei sociologi francesi Bourdieu e Passeron ai testi tedeschi« per la critica dell'universiti » - II nesso tra I'uso degli apparati scolastici e 
I'attacco alia organizzazione capitalistica del lavoro - Gioco e professione - Chi sono i committenti e destinatari della «socializzazione del saperc»? 

Lo stesso dirompente effetto 
di disvelamento della violen-
za borghese insita nel siste
ma scolastico, esercitato dal
la Lettera a una professores-
sa nei confront! deUa contesta-
zione studentesca in Italia, ha 
pressappoco svolto verso gli 
student! francesi e il mag-
gio 68' un volumetto del 1964 
dall'intraducibile titolo di Les 
heritiers (P. Bourdieu - J. C. 
Passeron — / delfinL Gli stu-
denti e la cultura. ed. Guaral-
di. 1971, p. 160. L. 1800). I due 
autori, sociologi della educa-
zjone, attraverso un'analisi 
condotta con sorupolo sociolo-
gico accoppdato a passione de-
mocratica mostrano. per mez
zo del calcolo delle probabili-
ta di accesso afi'universita se-
condo la professione patema, 
come le categorie sociali me
no rappresentate nell'universi-
ta sono invece piu numerose 
nella popolazione attiva: le 
probabilita sono meno di 1 su 
100 per i figli di salariati agri-
col i. di 70/100 per i figli degli 
industriali, di 80/100 per i figli 
dei professionisti (altri ele
menti presi in considerazione 
sono: la segregazione dei figli 
del lavoratori in alcune facol-
ta, il ritardo negli studi, la re-
strizione delle scelte universi-
tarie per le donne, ecc.). 

Privilegio 
invisibile 

II privilegio non consiste so
lo nelle sue forme piu bruta-
li e visibiH (benessere econo 
mlco, raccomandazioni. aiuto 
nel lavoro scolastico e ripeti-
zioni. conoscenze e informazio-
ni relative al corso di studi e 
agii sbocchi professionall), ma 
agisce molto piu sottilmente 
ed efficaoemente attraverso 
quel «capitate culturale* che 
la famiglia trasmette sotto 
forma di codice lingulstlco, di 
valori, di atteggiamenti, dl 
orientamenti, di aspettative ed 

I aspirazionl. La scuola registra 

questi privitegi e differenze 
culturali e li consacra tra-
sformandoH in a doti » naturali 
di merito e contribuendo a 
renderli immutabili. L'egua-
giianza formale dello esame 
permette infatti che i privile-
gi siano trasformati in meriti 
grazie ad una apparente co-
pertura di democrazia e giu-
stizia. 

Lo studio viene inoltre pro
posto come una specie di gio
co svincolato da qualsiasi rap
porto con il futuro professio-
nale; lo studente anzictie ad-
destrarsi e preparaisi al suo 
awenire professionale vtve il 
periodo universitario came se 
fosse un inteHettuale destina-
to in awenire a fare veramen-
te tale lavoro e non quello piu 
prosaico ma piu realistico, ad 
esempio, di insegnante. Bour
dieu e Passeron vedono in 
anticipo proprio nel rapporto 
tra scuola e futuro professio
nale, sia in termini di prepa-
razione che di sbocchi. il no-
do irrisolto e drammatico che 
quattro armj dopo infatti tra 
sformera la condizione studen
tesca in un esplosivo soclale 
ad alto potenziale. 

Di qui nasce l'esigenza, per 
1 due autori, di neutralizzare 
— dalla scuola materna alia 
urarersita — Tinddenza dei 
fattori sociali di disuguagiian-
za culturale mediante la rea
lizzazione di un insegnamento 
democratico e l'instaurazione 
di una pedagogia razionale 
aventi il fine di cpermettere 
al maggior numero possibile 
di persone di impadronirsi nel 
minor tempo possibile, il piu 
completamente e il piu pertet-
tamente possibile, del magg-.or 
numero possibile di quelle at-
titudini che costituiscono. in 
un dato momento, la cultura 
scolastica». Proprio perche la 
trasmissione delle tecniche e 
delle attitudini di pensiero av-
viene principalmente ad opera 
deBa famiglia, una reale ri
forma demooraiUca della scuo
la esige che esse siano inse-
gnate nell'unico luogo aove 

al momento 1 figli delle classi 
meno colte ed agiate possono 
apprenderle, cioe a scuola. 

La necessita, anche per il 
Movimento Studentesco italia-
no, dl un rilancio della batta-
glia di classe nello «specifi
co » scolastico, e universita
rio in particolare, e ripropo-
sta e acutamente argomenta-
ta da Carlo Donolo nella no-
ta mtroduttiva ad un volume 
che raccogbe una scelta di te
sti sul problema della crisi e 
della critica deiruniversit& 
nella Germania occideatale 
(Per la critica deWuniversita, 
Knaudi 1971, p. 338. L. 1800) 

L'egemonia 
culturale 

Di fronte a certe disinvolte 
teorizzazioni circa la genera-
lizzazkme dei fenomeni di pro-
letarizzazione in corso — per 
cui la coscienza soggettiva di 
pochi viene scambiata per la 
realta oggettiva di tutti o al
meno di molti — Donolo mira 
ad ancorare saldamente il la
voro politico, teorico e pratico, 
alle « contraddizkmi specifiche 
e differenziate per ciascun 
gruppo sociale ». 

H passaggio in Italia dalla 
univeratA di elite a quella di 
massa ha dato luogo ad una 
nuova popolazione studentesca 
— in prevalenza piccolo-bor-
ghese, dato che i proletari so
no ancora esclusi — che per 
la sua origine e formazione 
chiede all'istituzione una com-
pensazione delle carenze so
cio • culturali familiari, un 
orientamento culturale. una 
preparazione piofessionale, 
una qualificazione sociale su-
periore, ricevendone pero in 
cambio una dequalificazione 
degli studi e del titolo profes
sionale e quindi una legittl-
mazione delle differenze so-
clo<ulturalI di partenza. PaT-
Ure da queste contraddizionl 
specifiche e svilupparle politi
camente significa corganixza-

re lo studio in modo che di-
venti mezzo essenziale di pre-
sa di coscienza e occasione dl 
conflitti politici dentro e fuo-
ri l'universita ». 

Per questa via appare pos
sibile awiare un processo di 
rottura del carattere separate) 
deHa scuola dalla societa e 
mtrodurre nello studio «sem
pre piii elementi di pratica so
ciale, intesa come attivita pro-
duttiva o professionale e co
me partecipazione jocio-poli-
ticav. L'obiettivo si allarga 
dalla universita alia societa; 
esso punta non alia distruzio-
ne della scuola ma alia sua 
conquista, anche parziale. per 
un uso socialmente diverso 
che recuperi scienza e ricer
ca e ne muti la destinazione. 
La lotta nen'universlU e per 
1'milvettJta diventa momento 
essenziale del processo di ag-
gregazioni di forze sociali. 

Da questo punto dl vista il 
discorso iniziato da Bourdieu 
e Passeron ha camminato mol
to. anche perche i due non po-
tevano allora prevedere suc-
cessivi fatti di immensa por-
tata poKtica e sociale come 
1'esplosione studentesca (par-
ticolarmente in Prancia ma 
anche in Italia) e il rinnovato 
attacco portato dalla classe 
operaia aU'organizzazione ca
pitalistica del lavoro e della 
societa (particolarmente in 
Italia ma anche altrove). Pro
prio le rruove lotte operaie e 
la cultura che esse hanno pro
dotto penneUono oggi di cor-
reggere un certo uriformi-
smoi ed «efficientismo» di 
Les hiritiers. 

Queste lotte infatti Impon-
gono non solo una visione del-
l'educazione, come processo di 
comunicazione e di apprendi-
mento di tecniche dl comuni
cazione, che esca dalla di-
mensione del « gioco » per as
sumere quella della «serie-
ta» (in particolare In rappor
to al nesso studio • lavoro, 
scuola • professionaUta); ma, 
proponendo con forza un nuo
vo committente • destinatario 

del processi di socializzazione. 
addestramento piofessionale e 
riproduzione del sapere tecni-
co - scientifico proiettano la 
propria egemonia culturale 
sull'istituzione scolastica e co-
minciano a smantellare un si
stema culturale e scolastico 
di classe che misura e premia 
le attitudini e capacita secon-
do criteri di affinita. La via 
indicata da Bourdieu e Passe

ron consiste nel mettere i 
giovani proletari in condizioni 
meno svantaggiate possibili 
nei riguardi della scuola e del
la cultura della borghesia; la 
altra via — quella delle lotte 
operaie e sociali — tende a 
mutare di segno gli orienta
menti e 1 parametri cultura
li di fondo. 

Fernando Rotondo 

nm Attilio # 
Bertolucci 

d'inverno 
"Di fronte a certe bellissime poesie„ piu di un lettore potra chw-
dersi se questa sintassi sia ancora quella della lingua italiana. 
O se invece Bertolucci stia gia modulando. senza saperlo. la 
prime leggi di una lingua poetica ancora sconosciuta." 

PietroCHati 

"L'elegia 6 certo sostanziale alia poesia del Bertolucci: e tutta
via la sua forza sta nell'essere. non gia compianto o semplice 
"ricordare", ma universo di vita, fuggente qualrta deH'esistere.„" 

Gano Pampaloni 

"Bertolucci e runico. nel panorama contemporaneo italiano. che 
viva il manzoniano contrasto fra pessimistica delusione e inti-
morita fiducia, che abbia un'altrettanto acuta percezione del buio 
in cui si muove il cuore umano. senza inorridire q inveire." 

Enzo Slciliano 

Collezione "Poesia1 
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