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L'esperienza della pedagogia 
attivistica in Italia 

Le tecniche 
nuove non 
hanno 
cambiato 
la scuola 

L'attlvlsmo, come movi
mento «che voleva muta-
re la scuola e la societa, 
11 bambino e l'umanita» 
e fallito; ha prodotto mol-
to nel campo della rlfles-
sione pedagoglca. ma non 
e riuscito a trasformare 
la scuola « ufliclale » (non 
dlclamo la societa) In nes-
sun paese. Ed e fallito 
perche per cambiare la 
scuola e la societa «oc-
corre far uso di mezzi e 
strumentl che non sono 
pedagogici e didatticl». 
E' questa la considerazio-
ne che fa Bin! nel volu
me La pedagogia attivtsti-
ca in Italia (Editor! Riu-
niti. pp. 223, L 1000). Og-
gl appaiono effettivamen-
te risibill le dichiarazioni 
di Ellen Key o della Mon-
tessori sul «secolo del 
bambino». che attraverso 
la liberazione del bambi
no avrebbe emancipato 
1' umanita; e appaiono 
ugualmente fuori del mon-
do le aspettatlve di tra-
sformazione dell'ordine so-
ciale attraverso l'educazio-
ne. ribadite nei congressl 
della NEP (New Education 
Fellowship) e delle altre 
organizzazioni che diffu-
sero le idee dcll'attivismo. 

Anche i psdagogisti « lat-
ci» del dopoguerra. che 
{>ure si sono impegnati nel-

e lotte per il rinnovamen-
to della scuola italiana e 
che. seguendo Dewey, han
no dato aU'attivismo un 
orientamento piu chiara-
mente democratico. hanno 
privilegiato e isolato il 
ffmomento educativo)). con-
siderando l'educazione «il 
principale fattore di pro-
gresso sociale ». votandosi 
cosl all' insuccesso per 
quanto riguarda la concre
te trasformazione della 
scuola. 

Bini richiama poi. come 
csempio lampante dell'fm-
f totcnza della pedagogia at-

Ivistica. un fatto ben no-
to: i maestri preparano i 
concorsi sui test! di Per-
riere. Dewey, Preinet, «sl 
proclamano fautori della 
spontaneita, della liberta » 
ecc., poi «entrano a scuo
la dove immediatamente 
quasi tutti prendono a in-
segnare... violando tutti I 
canoni che hanno procla-
mato di voler rispettarew. 

Un altro triste destino 
ha avuto la pedagogia at
tivistica: l'astrattezza del 
principi ha fatto venire in 
prlmo piano i metodi, le 
«tecniche » didattiche. co
me un materiale autono-
mo. neutro, buono per tut
ti gli usi. E' cosl che in 
Italia abbiamo avuto un 
attivismo idealista e u n a t -
tivismo cattollco. cioe il 
tentativo di utilizzare tec
niche proprie delle «scuo-
le nuove» in un ouadro 
ideologico esittamente con-
trario alio spirito con cui 
quelle tecniche erano sta
te pensate. In particolare 
certi pedagoglsti cattolici 
si sono dati da fare per 
« neutralizzare» i metodi 
attivl. e anche certi prin
cipi. come quello dell'in-
teresse. eliminandone le 
imolicazioni «naturallsti-
che ». 

II principio dell'Interes-
se e stato utilizzato p. es. 
por rendere attraente e 

« attivo » l'apprendlmento 
del catechismo! In gene-
re i cattolici hanno pensa-
to di poter utilizzare me
todi che sono stati pen-
satl in funzione di una ri-
cerca aperta, sperimenta-
le, come strumenti in vi
sta di un fine gia dato 
e di un sapere dogmatico 
— anche se, ricorda Bini, 
questo attegglamento di 
«cattura» non e stato 
l'unico da parte cattolica: 
c'e stato anche l'atteggia-
mento di vera e proona 
scomimica verso il MCE, 
perche, nonostante il me-
todo Freinet sia di per se 
innocuo, il «contatto col 
metodo freinetiano e col 
suo autore diventa ne piu 
ne meno che una aoerta 
adesione al materialismo 
marxistlco e comunisticon 
(una circolare deH'Asso-
ciazione maestri cattolici 
del '56). 

Comunque questo attivi
smo cattollco e entrato 
nella scuola elementare 
con i Programmi del "55, 
che parlano di globalismo, 
di aderenza aH'ambiente, 
eccetera. in modo cosl su-
perficiale che tutto si rl-
duce a una farsa dell'at-
tivismo. I pedagogisti cat
tolici e i burocrati del Mi-
nistero «si trasformarono 
In esegeti della nuova di-
dattica»; «le rivlste di
dattiche presentarono lo 
stesso materiale che dava-
no da anni in pasto ai 
maestri precisando che si 
trattava di materiale atti
vo ». 

Bini rifiuta ovviamente 
la dizione «attivismo cat-
tolico»: se teniamo fer-
ma la connessione tra tec
niche didattiche, metodi e 
orientamento generale, non 
possiamo parlare che di 
un attivismo laico, demo
cratico e progressivo. Que
sto movimento ha fatto 11 
suo tempo, dimostrando 
la sua impotenza pratica, 
ma come «atteggiamento 
generale verso la didatti-
ca » conserva il suo valore. 
Chi lavora nella scuola non 
pu6 Ignorare certe alter
native che sono state po-
ste dall'attivismo: «biso-
gna decidere se si e per 
la repressione o per la li
berazione dall'autoritari-
9mo. per un Insegnamento 
dogmatico o per la ricer-
ca - sperimentazione. « Le 
Idee generali» invece oggi 
«non possono venire che 
da un'altra fonte; dalla 
lotta politica, sociale. cul-
turale per cambiare la 
societa ». 

Questo uso marxista dcl
l'attivismo — se cosl pos
siamo dire — e un uso 
coerente al fine che l'attl-
vismo stesso, nella sua Im
potenza. si era posto: il 
rapporto pedagoglco libe-
ratono trova la sua realiz-
zazione solo in una lotta 
teorico-pratica per l'eman-
cipazione sociale, nella lot
ta di classe: e viceversa 
— sostiene Bini — un rap
porto pedagogico di que
sto tipo e il piu connatu-
rale alia prospettiva marxi
sta: a l'educazione repres-
slva non si addice alia ri-
voluzione ». 

Maurizio Lichffner 

L'ideologia «grande borghese» in letteratura 

Una verifica mancata 
Reportage senza dialeffica critica di E. De Angelis $u Mann, Musil, Kafka e Brecht 
Una revislone sommaria delle solide idee critiche di Benjamin, Lukacs e Adorno 
su problemi essenziaii e conlradd'zioni interne deila cultura contemporanea 

Bertolt Brecht in un ritratto del pittore tedesco Rudolf Schlichter 

Diciamo subito che non 
crediamo alia possibility di 
rlsolvere l'analisi critica nel 
reportage, sia pure con le 
mighori intenzioni « ultrari-
voluzionarie» in fatto di 
metodologia storicista e di 
verifica Ideological e per la 
verita i saggl dl E. De An
gelis, raccoltl soto l'ambl-
zloso titolo Arte e ideologia 
grande borghese (Torino. 
Einaudi, 1972, pp. 226, lire 
1400), cl sembrano piuttosto 
appunti di taccuini frettolo-
samente trascritti a ridosso 
degfl autori presi In esame, 
da Mann a Musil, da Kafka 
a Brecht. 

Si direbbe che lo stesso 
De Angelis sia almeno in 
parte consapevole del carat-
tere di abbozzo del suo la-
voro, allorche afferma che 
il suo intento iniziale e sta
to quello dl verificare alcu 
ne «teorie » e « posizioni» 
di Adorno, Benjamin e Lu
kacs' a proposito dl certi 
problemi, come quello del 
rapporto tra « ideologia sog-
gettiva e ogeettiva nell'ope-
ra d'artew. Sfortunatamente 
pero a tutto questo si ag-
giunge il proposito di « for-
nire interpretazioni degll 
autori studiati», i cui risul-
tati sarebbero «ben diversi 
da quelli cui sono giunti i 
filosofi sopracitati quando 
hanno esaminato gli stessi 
autori». 

Resta il fatto che ad onta 
del tono fastidiosamente a-
podittico di quest! «appun

ti ». non si va oltre un mon-
taggio abbastanza pedante-
sco di richiami schematici, 
dl frequentissiml rlnvil pun-
tuali, di osservazloni spesso 
poco perspicue per 11 drasti-
co taglio dell'abbreviazione 
e per la formulazione rigi-
damente stenografica dei 
concetti. Ma queste — di
rebbe De Angelis — sono 
considerazionl formalistiche. 
non certo giustificate dagli 
lntendimenti di un'indagine 
tutta accentrata sui nodi 
problematici o meglio anco-
ra sulle contraddizioni in
terne della cultura borghe
se, il cui superamento «de-
ve pur sempre venire dal-
l'esterno ». 

Purtroppo proprlo questo 
assunto. In se giustlsslmo, 
v!ene utilizzato • meccanica-
mente e nebulosamente da) 
citato A. come passe-partout 
per erudirci sul falso e in-
debito o «eccessivo» uso 
di catcgorie coniate dalla 
borghesia nel lungo itinera-
rio di equivocl. dl fallimen-
ti. di autolngannl percorso 
dai vari Mann e Musil e 
Kafka a cui non resta (e 
il caso dl Brecht) che una 
a dialettica puramente intel-
lettuale», condannata a pe
ri re per le proprie contrad
dizioni. Lo stesso Brecht. in 
cui De Angelis vede «debo-
lezze » che a nol poverl mor
tal! erano sfuggite. e colpe-
vole dl aver Intravisto la 
soluzione («il destino del-
1'arte, come tendente, al 11-

mite (!), a confluire con la 
lotta politica del proletaria
te »). senza essere riuscito 
a indicare, attraverso l'arte, 
la via da seguire nella real
ta ». Brecht viene cosl bru-
talmente liquidato nel qua-
dro del «soggettivismo» 
borghese. 

Non e questa la sede per 
motivare analiticamente le 
ragioni per cui questo libro 
ci sembra, nella sua stessa 
prospettiva demistificante, 
cosl velleitariamente propo-
sta, e nelle sue perentorie 
e unilaterali angolazioni di 
giudizio. troppo convinto, 
ahime, delle sue ragioni per 
convincerci di queste alia 
luce dl una penetrazione 
sclentifica dei testi. De An
gelis non dialoga col suoi 
autori, anche se sembra dia-
logare « solo » con questi, e 
per quanto essi possano es
sere « contaminati» dagli 
alibi della falsa coscienza. 
ci pare che questo modo dl 
procedere tradisca una de-
ficienza di dialettica pro
prlo in chi. da studioso mar
xista, vuol fare i conti con 
la cultura borghese (ed e 
sacrosanto che li faccia). Di-
cendo dialettica intendiamo 
alludere proprio a quella 
«ironia» che Brecht ci ha 
insegnato. un antidoto rivo-
luzionario per la boria dei 
dotti anche quando essa si 
traveste con la spolverina 
del contabile. 

Ferruccio Masini 

II diario di Philip Berrigan prete cattolico d'America 

Parole chiare dalla prigione 
Come puo finire in carce-

re un sacerdote di una Chie-
sa cattolica come quella 
statumtense. le cui gerar-
chie rappresentano da anni 
una struttura portante del 
sistema? E perche questo 
stesso sacerdote giunge a ri-
bellarsi. a violare la Iegge 
con piena coscienza della 
sua azione, a dare un esem-
p:o individuale di rottura e 
di rivolta tanto contro il po-
tere quanto nei confront! 
della sua stessa Chiesa, pur 
continuando a fame parte? 
E soprattutto come fa ad ac-
cettare le condanne che gli 
sono state inflitte, con la fi-
ducla dl poter continuare la 
sua azione dall'intcrno del 
penitenziario m cui e rin-
chiuso? Ce lo spiega lui, 
Philip Berrigan. in pagine 
di grande intcresse tratte da
gli appunti In cella e dalle 
dichiarazioni di fronte ai 
giudici. dal maggio al no-
vembre del '68. nel corso 
dei due processi da cui uscl 
con due condanne per com-
plessivi dodici anni di pri-
gionia e nel periodo di de-
tenzione nel penitenziario 
federale di Allenwood (Plii 
lip Berrigan. «Diario dal 
carcere di un prete rivolu-
zionarlo». Palazzi editore 
1971. pagg. 228. 2 500 lire). 

Eroe delli s-vonda gucrra 

mondiale e sacerdote catto
lico dell'ordine dei giosefiti 
(impegnato nell'evangelizza-
zione dei ghetti nen) . Phi
lip ha svolto la sua azione 
su due direzioni: la lotta 
contro la guerra nel Viet
nam e la battaglia contro la 
ricchezza e contro la pover-
ta. Con la prima e finito in 
carcere, ma le accuse riguar-
dano anche la seconda, dal 
momento che il punto di 
partenza, la vocazione all'e-
gualitarismo ed alia giusti-
zia sociale. e approdato ad 
una dimensione politica. cioe 
ad una puntuale e, in gran 
parte, sorprendente definldo
ne della natura dello scon-
tro politico in atto nella so
cieta amencana. 

<t R:tengo che sia chiaro — 
aflermd in tnhunale poco 
prima che lo condannassero 
a sei anni di carcere per 
aver distrutto con del na
palm fabbricato in casa le 
cartollne precetto e gli sche-
dari deH'ufTicio di leva di 
Catonsville — che il nostro 
dissenso non si limita alia 
guerra In Vietnam: essa non 
e che uno dei mod', in cui 
si e manifestato e si manl-
festa il potere americano. H 
quale si occupa anche e so
prattutto di conccntrare la 
ricchezza e cosl tiene In vi
ta la povertA. Nel 1900 l'A-

merica aveva tremila milio-
nari; nel I960, vent:settemi-
la; oggi sono forse trenta-
mila... Alia base della pira 
mide del dollaro, un terzo 
della nostra popolazione. ses-
santacinque milioni di indi-
vidui. possiede l'uno per cen
to della ricchezza naziona-
le... Di questi sessantacinque 
milioni, quaranta sono pove-
ri e dieci letteralmente alia 
fames. 

Philip conosce molto bene 
questo mondo della pover-
ta, cosl come suo fratello 
Daniel (sacerdote gesu.ta) 
ha conosciuto altrettAnto be- • 
ne la poverta di altre mas
se di miscrabili. la cui con-
dizione ha creato i trenta-
mila milionan, cioe quelle 
deU'America latina e del 
Vietnam. II legame e imme-
diato, ma non e intuitivo, 
bensi scientifico. Almeno co-
si emerge dalle pagine di 
Philip in cui la descrizione 
della sua prigionia, gli in-
contri ed I colloqui con gli 
altri detenuti, fra cui Jimmy 
Hcffa, il boss del potente 
sindacato dei camionisti ar-
restato per motivi politici e 
rilasciato nei mesl scorsi per 
gli stessi motivi. si intrec-
cia con le analisi piu gene
rali. fra cui quelle sul ruo-
lo della Chiesa e la batta
glia contro 11 sistema. 

Questo intrcccio. oltre a 
rendere anche letterariamen-
te particolarmente fellce lo 
scrltto. agevola Philip nella 
spiegazione delle sue idee e 
del suo impegno: come ad 
esempio nella lettura di uno 
dei hbri di Cleaver e nel 
commento che ne segue sulla 
positivita dell'azlone delle 
Pantere Nere, o nelle rea-
zioni suscitate fra le auto
ri ta carcerarie dalla presen-
za in carcere. come detenu-
to politico, di un sacerdote 
cattolico. oppure nell'aspro 
scontro verbale con un gio-
vane prigioniero comune che 
rimpiange di non essere par
tite per il Vietnam, dove 
non avrebbe compiuto Jl fur-
to per cui e stato arrestato. 
Philip reagisce con asprezza 
a questo Iamento e dal ra-
pido battibecco, da cui esce 
con facilita trionfatore, co-
mincia a definire quel con 
cetto sulla profonda malat-
tia della societa americana 
(cioe soprattutto l'incapacl-
ta di tradurre un dissenso, 
anche di massa, in un'azio-
ne che trasforml le struttu 
re politiche e gli schemi 
ideologic! da queste creati). 
ad ogni livello. che sara nol 
ripreso ed approfondlto da 
Daniel ne! mesi delta clan
d e s t i n e e del rifluto di rl 
spettare le regole del gioco, 

Proprio per tali ragioni, 
c'e una profonda differenza 
fra questo diario ed altri 
scritti di altri detenuti poli
tici americani, negli anni '60 
o in questi ultimi tempi. 
Dietro a Berrigan non c*e 
infatti una spinta sociale 
tradotta in una rivolta indi
viduale, ma unicamente una 
forza politica; il punto di 
partenza della rivolta e gia 
una maturiia politica, per 
cui il carcere non e per lui 
una scuola, ma effettivamen-
te un momento repressivo. 
che il sacerdote tuttavia 
sconfigge, nonostante che 
sia impedito a tradurre il 
suo impegno sul piano del-

. l'azione dirctta. Lo sconfigge 
pcrch6 rifiuta di intcnderlo 
come un pentimento, perche 
lo usa trasformandolo In 
una nuova occasione di im
pegno, non solo al livello 
deiresempio. ma proprio co
me continuazione della ri-

• volta che e soDrattutto fidu-
cla nel modiflcare l'ideolo-
gia dominante, cioe andan-
do al fondo — su problemi 
come quelli della pace o del 
ruolo della Chiesa — di uno 
dei germ! piu pericolosi del
la malattia della societa a-
mericana, che padre Berri
gan vuole curare. 

Renzo Foa 

Un saggio di Angelo D'Orsi sulFistituto di polizia 
in Italia dallo Stato monarchico alia Repubblica 

L'uso di classe 
delle «forze dell'ordine* 

II discorso sul complesso 
delle Istltuzionl che vanno 
sotto il nome di forze del
l'ordine non e mai stato age. 
vole, nel nostro Paese. Sup-
porto primarlo al potere ese-
cutivo statuale, sin dalle ori
gin! strutturata in «corpo 
separate » per conservarne ed 
accentuarne sempre piu le 
caratterlstiche di antitesi re
pressive nel confrontl della 
societa civile, la polizia (co
sl come le altre due istltu
zionl parallels: magistratura 
e forze armate) ha rappre-
sentate fino a non molto tem
po fa un argomento tabu per 
gli storlci, e non soltanto per 
loro. Ostacoli insuperablli, al
io studioso. si sono rlvelatl 
la difflcolta — spesso Tim-
possibility — di accedere al-
le fontl dl documentazione, 
gelosamente custodlte negll 
archlvi del Viminale e del 
minlstero della Dlfesa; la to-
tale mancanza di una blblio-
grafia, sul tema. non mera-
mente apologetica; 11 tlmore 
dl awenturarsl nel campo 
mlnato dei molteplici reati 
dl vllipendlo, pronti a scat-
tare per chl tentl dl appro-
fondlre 1'lndaglne su certi 
settorl della pubbllca ammi-
nistrazlone. 

Stato e 
cittadino 

« Guai a noi. se iniziassimo 
a dubltare della sacralita del 
silenzio in cui laboriosamen 
te opera la nostra Pubblica 
Sicurezzan ammoniva, a suo 
tempo. Ruggero Bonghi. II 
rlsultato dl questa operazio-
ne culturale alia rovescia at-
tuata da tutti i dicasterl del-
l'lnterno (da Depretis a Ni-
cotera. da Crispi a Mussolini, 
a Scelba) per mantenere il 
segreto sulle attlvita di po 
lizia e stato duplice. Da un 
late ha ufflcialmente con-
fermato 11 ruolo dl strumen-
to prloritarlamente politico 
affidato all'istituzione; dal-
l'altro ha soffocato lo svi-
lupparsi di ogni dialettica 
— anche a livello dl oplnione 

f iubblica — che rappresen 
asse un sia pur minimo ele-

mento di giudizio e di con-
trollo sull'apparato pollzle-
sco, 1'insindacabilita del cui 
operate rimane un fosco pun
to di tiferimente nella nostra 
storia nazionale dall'unita in 
poi. 

Naturalmente, la cresclta 
del movimento operaio orga-
nizzato, il nuovo rapporto 
democratico che la Costitu-
zione sancisce fra Stato e 
cittadino, la vasta azione po
litica e ideale del Partite co-
munista — In particolare dal
la Liberazione ad oggi — 
hanno inlzlato e portate avan-
ti, in Italia, una consistente 
opera di sgretolamente del 
tabu sulla polizia; e questo 
sia sul piano della critica 
di classe alle strutture auto-
ritane dello State borghese 
sia su quello di una costan-
te documentazione raccolta 
in merite * all'operate e al 
comportamente del Vimina
le e delle varie ramiflcazio. 
ni periferiche. Nonostante 
queste, non deve far dun-
que meraviglia se il primo 
tentativo organico di traccia-

1 re un profllo storico della 
polizia in Italia sia da da-
tarsi proprio in questi gior-
ni, con l'uscita del volume 
di Angelo D'Orsi La polizia: 
Le forze dell'ordine italiano 
(Peltrinelli, 326 pag., 1.600 
lire). Le rare opere che lo 
hanno preceduto (che sono 
poi tre: Gli ulti77ii borbonicl, 
di M. Basile; II paese delle 
cinque polizie, di G. Bella-
vita; L'ordine manipolato, di 
D. Tarantini) esauriscono in
fatti la loro carica — pur 
notevole, come per il lavoro 
del Bellavita — neirambito 
della forma pamphlettistica 
e di una episodica contin-
gente. < 

Angelo D'Orsi, al contrario. 
offre per la prima volta al 

' lettore un quadro d'insieme 
dell'istituto di polizia com-
Drendente le sue tre perio-
dizzazioni nodali: lo Stato 
monarchico, il regime fasci-
sta, la Repubblica. II filo 
conduttore unificante, che 
giustamente l'autore eviden-
zia, 6 l'uso costante delle 
« forze dell'ordine ». da par
te delle classl dirigenti. in 
funzione della loro potenzia-
Hta politica, vale a dire co
me «forze che sono espres-

( sione e sostegno dell'ordine 
' sociale ». 

II D'Orsi, un giovane stu
dioso marxista, riserva poi 
gran parte del suo lavoro al-
Tattualita: ossia aU'analis! 
delle strutture e della or-
ganizzazione attuale della to
tality delle polizie in Italia 
— che sono ben otto, come 
egli dimostra; della loro com-

plicata burocrazia ministe-
riale; della loro prassl dl 
intervento nel confllttl del 
lavoro (vl e, In appendlce, 
il lungo elenco del 133 tra 
lavoratorl e student! uccisl 
da Celere e Carabinierl nel 
corso di scloperl e manlfe-
stazloni dal '46 ad oggi) e 
nel settore deH'attivita glu-
diziaria. 

Proposte 
del PCI 

II panorama che ne esce 
non e certo nuovo per chi, 
come nol comunistl, ha sem
pre segulto con vigile at-
tenzione — e non unicamen
te sul versante teorlco — 
le vlcende e le llnee di ten-
denza connesse alle istitu-

t zioni esecutive dello Stato 
' repubblicano; e non e certo 
un caso se molta parte del 
materiali di informazione sul 
quali lavora l'autore sono di 
provenlenza comunista: in-
chieste e servizi dell'Unita 
e Vie Nuove, saggi di Critica 
marxista, attl del dibattito 
parlamentare. eccetera. II li
bro di D'Orsi, pero, ha il 
pregio di unificare analiti
camente una tematica che 
peccava flnora di casualita 
(e a questo proposito sareb-
be forse giusta, da parte del 
movimento operaio, una cer-
ta autocritica per tale ri-
tardo), e che restava tli-
spersa nei mille rlvoll della 
contingenza politica. Soprat
tutto importante ci appare, 
questo lavoro dl « cucitura » 
storlca del D'Orsi, nel rac-
cordo tra quel legami piu o 
meno evidenziati, piu o meno 
sotterranei, che saldano co
munque in una ferrea unita 
d'azione politica e magistra
tura. le clue branche per de-
finizione « apolitiche » del po
tere esecutivo. 

II llbro conferma, infine, 
come l'inefficienza della poli
zia giudlziaria rispetto a 
quella politica (oltre il 60 
per cento dei reati commes-
si in un anno in Italia ri-
mangono impuniti) non deri-
vi certo solo da fatten orga-
nizzativi. pur present! e real! 
— la mancanza di personale 
specializzato, di attrezzature 
e' di mezzi; l'inesistenza di 
una scuola d'investigazione 
criminale; e cosl via — ma 
nasca invece da un preciso 
calcolo. comune a tutte le 

class! dirigenti succedutesi 
dal 1860, assa! piu timorose 
e preoccupate dall'operaio 
che sciopera e dal cittadino 
che reclnma 1 suol dlrittl 
piuttosto che dai guasti che 
rapinatori e ladri possono 
provocare. 

Ci6 che, nel llbro dl D'Or
si, lascia perd perplessl sono 
le considerazionl finall con 
le quali egli si pone 11 pro 
blema dell'intervento, su 
questa realta, delle forze de-
mocratlche, nonche del com-
pitl che spettano alia classe 
operaia per fronteggiare Tim-
oatto dell'apparato poliziesco. 
Troviamo, ad un tratte, che 
l'autore, abbandonato il me
todo dell'analisl critica. si 
lascia travolgere dalle emo-
zioni del militante extra-par-
lamentare. Dunque: egli so
stiene che tutte le recenti 
proposte avanzate dal PCI 
per la polizia (disarmo in 
servizio d'ordlne pubbllco; 
possibility per gli agenti di 
riunirsi in sindacato: pre-
minenza ai complti dell'attl-
vita giudiziaria: in poche pa
role. la democratizzazione 
dell'istituzione) sono senza 
dubbio ottime proposte. « al
le quali nessuno di noi se 
la sentlrebbe di dire dl no», 
viziate perd da un errore 
di base. Sarebbero cioe uto-
pie — e dunque riformismo 
spicciolo — perch6 i deten-
tori del potere borghese, I 
quali hanno bisogno — per 
ovvie ragioni dl classe — 
dl una polizia fascista, non 
accetteranno mai 'di demo-
cratizzare le forze dell'or
dine. 

Non e davvero arduo scor-
gere quali ingenuita infi-
clno, questa volta, il ragiona-
mento del D'Orsi. Quando 
mai i comunistl hanno su
bordinate i loro obiettivi di 
lotta all'accettazlone o al 
gradimento, da parte dell'av-
versario, dei medesiml obiet
tivi? « Appare assurdo chie-
dere alia borghesia di rinun-
ciare ad uno strumento che 
le e essenziale» dice D'Orsi 
per dimostrare l'utopismo del 
PCI. Gia, ma il problema e 
ben altro. E* che i passi in 
avanti del movimento ope
raio e delle classl lavoratri-
ci, in qualsiasi parte del 
mondo, non derivano mai 
da donazioni: si chiamano 
conquiste. 

Cesare De Simone 

Riproposta di uno scrittore eversivo ma ancorato 
alia tradizione risorgimentale ottocentesca 

Lucini poeta e 
critico non integrato 

Nel quadro del relativa-
mente recente revival luci-
niano e degli intentl insie-
me polemic! e sterici di cui 
esso si e nutrito (come ri-
cerca e attestato o recupe-
ro polemico di una linea 
culturale antagomsta ed al-
ternativa a quella «canoni-
ca» della cultura ufficiale) 
si collocano ora due antolo-
gie. che per molti aspetti, di 
contenute e di «linea». si 
presentano agli occhi del 
lettore come complementa
ry un'antologia degli Scritti 
critici curata da Luciana 
Martinelli (Bari, De Dona
te, 1971) e una antologia di 
Prose e canzoni amare, cu
rata da Isabella Ghidetti 
(Pirenze, Vallecchi, 1971). 

La proposta critica del
la Martinelli, esplicitamente 
giocata sul filo di piu attua-
li risentimenti e dunque 
piu - intenzionalmente com-
promessa sul piano di una 
operazione polemica e a mi
litante » (con tutta la cari
ca di interesse, di sollecita-
zione. ma anche di rischio 
che questo comporta) mira 
a «ntagliare» un'immagine 
anche politicamente arivo-
luzionaria n dell'intellettuale 
Lucini. 

Gli estremi della « non-in 
tegrazionen di Lucini nel-
Yestablishment polit:co e 
culturale contemporaneo (e 
altresl della non-integrabili-
ta del suo messaggio) pas-
sano non solo — e non tan-
to — attraverso I concreti 
contenutl cultural! che rope-
razione luciniana ingloba. 
riassorbendoli dalla piu a-
vanzata cultura pos^^oman-
tica europea (prima fra tut
te quella slmbollsta. svolta 
da Lucini In direzione «a-
vanguardlstican); non solo 
— e non tanto — attraver
so I termini specifiei della 
luciniana polemica antimo 
narchica. antimiHtar:sta. an 
tlborghese. antiflllstea; ben 
si « soprattutto attraverso 
11 «modello» dl rapporto 
che Lucini, in quanto tette 
rato e tntellettuale, lnstau 
ra con la realta: un rappor
to aperto. critico. polemico. 
sperimentale. che ha come 
suo! suDporti «le dichiara
zioni d'lndipendenza e d'in 
divldualitA anarchlca; 11 sot-
trarsl ad ogni sorta di sche
mi e d! scuole; la liberta 
assoluta di rlcerca e dl spe 
rlmentazione. non preordi-
nata ad alcuna finalita Inte 

' grabile in un conteste mo 
derate ». 

Ed e per 1'appunte un co-
slffatte modello « struttura 
lew dl rapporto con la real
ta — che po! si Identlfica 
e fa tutt'uno con una nozto 
ne dl cultura e letteratura 

integralmente critica, conte 
stativa, «negativa» — che 
legittima, nella prospettiva 
della Martinelli, l'«esempla-
rita» anche attuale, di Luci
ni, la cui «lezione di scon-
sacrazione», attraverso i fu
turist! e poi attraverso Pa-
lazzeschi e Govoni, Serra e 
Boine (ma non saranno, 
questi, in simile prospettiva, 
troppo impacciati e renitenti 
compagni dl strada?) passe-
rebbe in eredita a noi. 

Senonche l'estrapolazione 
e la proiezione «esempla-
re» di un modello cosiffat-
to. la sua tendenziale disar-
ticolazione dai contenuti 
culturali concreti che lo 
riempiono e qualificano. ri-
schia di togliere spesso re 
storico alia posizione luci
niana. che, certo ricchissl-
ma di istanze eversive per 
la sua stessa «anomalia». 
pure convogliava ambigui-
ta tipiche della tradizione 
intellettuale radical demo-
cratica, soprattutto nel pri-
vilegio accordato al poten-
ziale rivoluzlonario dell'ope 
razione culturale (alia for
za eversiva delle «idee») 
rispetto alia prassi politica 
concrete (agli agenti sociali 
e ai fattori materiali del 
processo storico), al punto 
che quella pud compensare 
e surrogare le carenze di 
questa. Ed fe appunto nel 
quadro di questo rovescia-
mente «idealistico n del 
nesso prassi-teoria, che Lu 
cin! pud affermare che 
«tutte le rivoluzioni sono 
opera deH'arte e della let
teratura: 1'89 venne fatto 
dai oittori. dal poet! e dal
la filosofiaw. Voglio dire. 
insomma. che resiste nella 
pos'zione anarchlca di Lu
cini una concezicne del ruo
lo trainante deH'intellettua 
le ed una tradizione mes-
sianico-intellettualistica. che 
se per un verso arroventa 
!a sua polemica «civile» e 
le conferisce valore dirom 
nente aH'interno delVesta 
blishment culturale contem-
Dorpneo. per altro verso 'n 
Quadra in precis! versanti 
ideoloeici la sua posizione. 
ronferendole il valore di 
estremo ounto di apertura 
e dl tensione (non privo di 
Interne imvasses e contrad-
diz'onl) della cuitura radl-
cal-democrat'ca tra fine OV 
tecento e nrlmo aulndlcen-
nio del Novecento. • 

A rfcostrulre 1'itinerarlo 
di Lucini tra rottura avan-
ciiard'stlca e tradizione, mi
ra, Invece. rintroduzlone 
della Ghidetti (oreceduta da 
una calibrata messa a pun
to di Giorgio Luti. che rl-
percorre. consentendo fon-
damentalmente col gruppo 

del «Verri», le tappe del 
;<caso Lucini»). Schematiz-
zando, si pud dire che dal 
discorso della Ghidetti e-
merga l'altro volto dell'in-
tellcttuale Lucini: del quale 
certo si definiscono le coor
dinate anarchiche, le inten
zioni libertarie, i presagi 
avanguardistici e futuristic!, 
ma del quale si ricostruisce 
anche 1'ancoraggio ad una 
tradizione ottocentesca e ri
sorgimentale che risale, at
traverso Carducci e gli sca-
pigliati, a Rovani, Manzoni, 
Foscolo, certo rivisitati In 
funzione della identificazio-
ne di una tradizione di let
teratura «eroica», « civile ». 
«d'avanguardia» e filtrati 
attraverso le attive sugge
stion! provenienti dagl! am
bient! della Milano demo-
cratico-radicale. ma conver
gent! verso la proposta e 
la progettazlone di una let
teratura « nazionale » (sim-
bolista-nazionale). 

Non per nulla, dopo aver 
polemizzato contro «le nuo
ve falangi socialiste smemo-
rate di una storia recente. 
gonfie di pretese per il fu-
turo» e dopo aver espresso 
un giudizio tutto sommato 
positivo su Crispi «per il 
suo fervente amor di pa-
tr ia». Lucini. ricollegandosi 
al magistero del Carducci 
giacobino. definiva la collo-
cazione e la prospettiva del
la sua generazione come 
quella che «vorrebbe rida-
re, indiscusso e assicurato. 
1'ufficio romano all'Italla as-
segnatole gia da Mazzini, 
qualora fosse libera, unita. 
repubbllcana ». 

E\ certo, questo. II risvol-
to deU'immagine anarchlca 
ed eversiva di Lucini; ma 
un risvolte che ha anch'es-
so una sua capacita conno-
tativa e che vale. In dialet-
tfco rapporto con l'altro. a 
definire il massimo di po-
tenzialita rivoluzionaria. ma 
anche i limit! Istituzionali 
e le insuperabili contrad
dizioni di una cultura. co
me quella democratico-bor-
ghese (glacobina. radicale o 
anarchlca che sia) incapace 
di identificare. rimettendo 
marxianamente su! pledl la 
dialettica. i real! agenti so
ciali del processo rivoluzlo
nario e che sara percid de-
stinata. attraverso interne 
drammatiche convulsion), 
alia sconfitta: una sconfitta 
preflgurata dal suo atteg-
giarsi. pur nelle frange piu 
avanzate. piuttosto come 
« rivolta » (o Utopia awenl-

. rlstica) che come strategl-
camente coordinate «rivo-
Iuzione ». 

Vitilio Masiello 

Libri ricevuti 
Poesia, teatro 

e narrativa 
Jules FEIFFER, « Conoscenza 

earnale », Bompiani, pp. 128. 
L. 1.500. 

Libero BIGIARETTI, « Dalla 
donna alia (una », Bompia
ni, pp. 176, L. 2 .000. 

Oltiero OTTIERI , • I I campo dl 
concenirazionc », Bompiani. 
pp. 272 . L. 2 .000. 

Antonio DEBENEOETTI, •Mon
sieur Kitich >, Marsilio, pp. 
93 . L. 1.000. 

Aldo - ROSSELLI. • Episodi dl 
gucrriglia urbana », Marsilio, 
pp. 128, L. 1.300. 

Harold PINTER, < Teatro >, 
Einaudi, pp. 406 , L. 4 .500, 

Romano BILENCHI, « I I proces
so di Mary Dugan » e altri 
racconti, Einaudi (rislampa), 
pp. 1 2 1 , L. 600 . 

Bertolt BRECHT. a Storie da 
calendario », Einaudi (rislam
pa) , pp. 153, L. 1.800. 

Denis DIDEROT, « La mona-
ca », Einaudi (rislampa), pp. 
209 . L. 1.200. 

Ada GOBETTI, « Diario parti-
giano », Einaudi (rislampa), 
pp. 376, L. 1.400. 

Leonardo SCIASCIA, « II gior-
no della civetta >, Einaudi 
(r isUmpa), pp. 137, 1 - 800. 

Natalia G1NZBURG, « Lcssico 
famigliare », Einaudi (ri-
stamps), pp. 2 5 1 , L 1.000. 

Herman MELVILLE, • Benito 
Cercno », Einaudi (rislam
p a ) , pp. 115. L. 8 0 0 . 

Giovanni ARPINO, « Randagio 
c I'aroe », Rizzoli. pp. 152, 
L 2 .200. 

Heinrich BOLL. * Tcrmlne di 
un viaggio di servizio a, 
Bompiani (r ist . ) , L. 2 .000. 

Alberto SAVINIO, « Casa " l« 
V i t a " . , Bompiani (r ist . ) , 
L. 2.000. 

Edoardo SANQUINETI. • Wirr-
warr ». Fcltrinelli, pp. 72 , 
L 1.500. 

Saggistica 
Dina BERTONE JOVINE. « La 

scuola italiana dal 1870 al 
giorni nostri * . Editor! Rra-
niti pp. 500 , L. 3 .000. 

CRAMSCI. « I I Vaticano a 
I'ltalia », Editor! Riuniti, pp. 
142, U 700 . 

LENIN. « Che c o n tone "gtl 
•m id del popolo" », Edite-
ri Riuniti. pp. 9 0 , L. 5 0 0 . 

LENIN, m I I romanticismo eco-
nomico>. Editor! Riuniti, pp. 
1S4, L. 9 0 0 . 

CHIEN PO-TSAN. SHAO SHUN-
CHENG. HU HUA. * Storia 
della Cina », Editor! Riuni
t i . pp. 226 . L. 900 . 

$ . CANNELLA. L. CATTANI , 
M . POLETTI. m La predlzlo-
ne del rendimento scolasti-

- co ». Editori Riuniti, pp. 
158 . L. 1.000. 

LENIN. • L'lnternaiionale co
munista a, Editori Riuniti, 
pp. 3 9 2 , U 2 .800. 

F IDIA GAMBETTI, « Ni vivi 
n€ mort! >, Mursia. pp. 2 4 2 , 
L. 3 .000. 

Eugan VARGA, « La crisi del 
capitalismo », Edition! Jaca 
Book, pp. 5 0 9 , L. 3.O00. 

Ceoraes BATAILLE. • La par
te maledetla ». Bertani edi
tore. pp. 213 . L. 2 .300. 

FISANELI.O. L'opera completa 
presentata da Gian Alberta 
DcH'Acaaa, illuatrazioni a 
color!. L. 1.500. 

Joan AOUILAR DERPICH, 
• L'asperimento mllitar* hi 
Peru », Edizion) Jaca Book, 
pp. 3 9 3 . L. 1.800. 

Maud M A N N O N I , « Lo psichia-
tra, i l tuo "paz?o" a la pal-
coanalisi ». Edition! Jaaa 
•oofc, pp. 224 , U 1.800. 


