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RICORRE OGGI IL 72° ANNIVERSARIO 
DELLA NASCITA DI TOGLIATTI 

/ 

Togliatti: la nostra 
via al socialismo 

Riproduciamo un importante scritto del 1956 sul tema delle particolari 
e diverse strade del movimento operaio per conquistare il socialismo 

«*> 

Una delle ul-
time Imma-
ginl del com-
pagno Pal-
miro Togliat
ti fotografa. 
to tra I «plo-
nleri > del 
campo Artek 

'for J-J-M 

Oggi, 26 marzo, ricorre il 72' anniversario della nascita del compagno Pal-
miro Togliatti. Una delegazione della Direzione del PCI rechera stamane, alle 
ore 11.30, un omaggio alia sua tomba. La semplice cerimonia prendera avvio 
all 'entrata del cimitero del Verano, al cancello della via Tiburtina. In questa 
occasione l'Unita ritiene di fare cosa grata a tutti I lettori ristampando uno 
scritto di Togliatti di particolare significato e attualita. Si tratta di un'intervista, 
concessa il 1* Magglo 1956, al corrispondente del Borba di Belgrado. In essa 
appaiono, con estrema incisivita e chiarezza, temi fondamentali della prospet-
tiva di azione politica del Partito comunista italiano e del movimento operaio 
Internazionale, che troveranno poi la loro espressione piO compiuta nel l 'VI I I Con-
gresso del PCI . L'intervista era in risposta ad alcune domande poste dall'inter-
vistatore sul tema generale delle vie al socialismo. 

Prima di tutto — affcrma 
[Togliatti — non vi e. dubbio, 
jpcr chi c abituato al ragiona-
| memo marxism c lo acccita, che, 
[sc parliamo di diverse vie di 
laccesso al socialismo, lo f.ucia-
[ mo, csscnzialmcntc, perche ri-
i tcniamo clic qucstc vie sono 
| determinate da tutia la struttu-
i ra cconomica, sociale c politica 
Sdci singoli pacsi, dal loro gra-
do di sviluppo in tutti i campi, 

(dalle loro tradiz.ioni, dalle for
me di organizzazione della lo-

j ro vita civile, ccc. Se qucste 
[condizioni fosscro dappcrtutto 
Scguali a quelle clic csistcvano 
mclla vecchia Russia, e se fos-
[scro analoghe le circostanzc sto-
[riche da cui uscl la Kivoluzione 
jdcll'Ottobrc 1917. c cvi<lcnte 
[che le vie dello sviluppo verso 
jil sociilismo sarebbero anche, 
[su per giii. nnaloghc. La vc-
trita c, pcrd. che in quasi tut-
[ti i pacsi csistono oggi situa 
tzioni e condizioni diverse da 
[quelle della Russia di allora 
[Non si dimentichi, poi, che so-
Eno diverse, oggi, le circostanzc 
jgcncrali dello sviluppo ccono-
[iriico e sociale. Vi e stato uno 
(sviluppo delle forze produttivc, 
[si e quindi accrcsciuta la spin-
Ita oggcttiva a una trasformazio-
[ne socialista della socicta; tutto 
til mondo, nci quasi quaranta 
lanni che ci separano dall'Ouo-
Ibre 1917, c profondamente cam-
Ibiato c le trasformazioni piu 
Iprofonde — non lo si dimenti
chi — sono state a favore del 

[socialismo. Si tratta, dunque, di 
fsapcr valutarc questc diversi-
[ta c qucsti cambiamenti c di ri 
Fcavarne le neccssaric consc-
[guenze. 

E' fuori discussionc, per noi, 
fche il movimento verso il so

cialismo non puo esscre oricn-
tato e dirctto che dalla classe 
operaia, prima portatrice. ncl 
aondo. di una emcienza socia-

|lista. La classe operaia. pcro, 
non ha la stessa Mtuazione in 
utti i pacsi. Ha <empre lo stc<-

[50 ncmico principalc. che c 
r>ggi. nci pacsi capitalistic! svi-

[luppati. il grande capitalismo 
aonopolistico, ma trova at tor 
no a sc stiati e gnippi soeiali 
Msai diversi da luogo a luogo, 

di qucsto deve tener oonto. 
(noltre. oggi awiene che si 
>rientano vcr^o forme di socia
lismo anche gnippi soeiali non 
ippartenenti al proletarian. 

In sccondo luogo cio che 
ilpisce e deve fcrmarc I'atten-

rione c che in tutti i pacsi del 
siddctto « Occulcntc » capita-

Iistico, il ceto medio la vorat o-
|re (sia del hraccio che della 
[mentc) c molto piu nmncniM\ 

till diffcrcnzi.no c pi'*i wiluppi 
| to di quanto non fos^c in Ru> 
|sia prima della rivoluzionc Quc
sto si venfica tanto ncUc c.w 

Ipagne quanto ncllc citta. t.into 
[pel campo del I.uoro a^rico'o 

quanto del lavoro arttgiano c 
Eindustriale. Vi sono in Italia 
Ivastissimc zone, per esempjo. 
Idove la coope-azione agricola 
Ifavoriia da un potere soeiali 
ista sarebbc immediatarncnte e 
Isenza resistenza acco'ia dalla 
Ischiacciante magcioran/a dei 
Econtadmi In altrc zone agrico 
lie. tmcic. non M puo pcn*arc 
[cbc a ira>torma/:oni molto len 
lie, conic le prevcJc\a ledcn 
ico Engcls, do! roto Cos: per la 
$ grande masvi dogli artigiani e 
(per i piccohsMmi e p.cioli ind.i 
tstriali. L'n rxnere s<via!tsta da 
fvrj in Italia ap|>v:yiar*« MI di 
[cs>i, aiutando *cnza urti 1! pro 
igroso del loro la\oro verni tor-
I me socialite. 

M l qucsti sono prcblcmi 

concreti della cdificazionc cco
nomica c del suo ritmo, a pro-
posito dci cju.ili mi scmbra fuo
ri discussionc che la via seguiia 
dai comunisti sovietici non puo 
essere copiata dagli altri paesi. 
La cosa piu importante pcro 
non sta in questo, ma nella ri-
ccrca attenta di quelle forze so
eiali che possono muoversi insic-
me con la classe operaia nella 
marcia verso il socialismo, e di 
quelle che possono sostenere e 
fiancheggiare questa marcia. In 
Russia si ando al socialismo at-
travcrso I'alleanza dcgli operai 

una parte del movimento cat-
tolico, che anch'essa affermava 
la ncccssita di questc riformc. 
Si sono poi esse reali/zate? N'o, 
non si sono rcali/zate che in pic-
colKsima parte, c male, perche 
il movimento cattolico ha fatto 
una politica di restauraz.ione del 
capitalismo. II problema pcro 
non solo rimane, ma diventa 
ogni giorno piu attuale e acu-
to, sotto la spinta delle insod-
disfatte ncccssita dci lavoratori. 

Credo di avere cosl indicato 
i principali termini del proble
ma Muovendoci nel quadro di 

con i contadini, e questa allc.m- un ordinamento democratico che 
7a chbe divcrsa ampiczza nei 
diversi momenti della lotta An
che da noi csistono Ic condi/io
ni di questa alleanza, ma Ic for
me sono diverse. In una grande 
parte del Pacsc fnel Me/zogior-
no) gravano sulle campagne, c 
quindi su tutta la societa. ingen 
ti rcsidui fcudali Questo crea 
una socicta di tipo particolare. 
povera. <lisorganizzata. arret ra 
ta, dove 1'aspirazione a una tra 
sformazionc cconomica radicate 
si estende sino a toccare gnip 
pi vastissimi anche di piccola c 
media borghesia urbana In que
sta situazione, la classe opcr.'.ia 
deve c puo riuscire, attravcrso 
il suo legamc con i contadini la
voratori, la lotta per la liqui-
dazionc dci rcsidui fcudali. rcr 
la riforma agraria. ccc. at! ac-
quistare una funzionc di guida 
di tin ampio movimento politico 
c s(viale, capacc di dare un p«> 
tente impulso .1 tutta la mar
cia verso il socialismo 

Questo e un momento di tlc-
cisiva importanza, che Antonio 
Gramsci misc in luce in modo 
particolare, dimostrando conu-
dalla stessa struttura italianj 
esce la possibilita che da tutta 
una parte del Pacse venga una 
particolare spinta verso profon 
dc trasformazioni economichc e 
soeiali. 

Quando si affronta pcro in 
un Pacsc come il no«tro. il pnv 
blcma dci rapporti tra la cla»se 
operaia e alt re forze che p.wm,i 
muoversi verso il .stxriahsmo, la 
novita sgorcJ dalla indagtnc MI! 
le forme di orcanizzazione tii 
quote forze, sulle loro tradizi«» 
ni polmche c sugh oncntamen 
ti cbc cmcrgono dal loro scno 
sotto la spinta dcgli avvenimen-
ti Vi e una tradizione di vita 
democratica. Vi e una tradizione 
di vita parlamcntare Vi sono di
versi partiti che affondano le 
ra«lici in strati soeiali spov> 
della *tcs«a natura Tutto que
sto non puo c^cre d^trutto c 
bi^ognj tencrne conto. pcrib> 
si tratta di condizioni che c>cr 
cituno la lon^ influenza nel M.T.O 
stc>*o del nostro rrM\imcnto 
Proporsi th tachare, a>n 1'azionc 
violenta di una minoranza di 
avanguardia. 1'attualc ncxlo d: 
poM/ioni pohtiche e di orgamz-
zazioni della piu divcrsa nafi 
ra, da 011 r:<mha la struttura 
della <ocic;a e dcllo Stato. non 
c posibilc. D'altra pane le up: 
razioni a profondc tra>form 1 
zioni di tipo sociahsta st csten 
done sempre p:u; anche per
che c carattcriMica del capita!) 
snx> italiano di nttn esscre mat 
arnvato a n~o'\erc in m<vlo d̂ * 
ccnte 1 problcmi della Mta qi: v 

lulian.i delle m.i<^ popobn 
I>:̂ <>i;n.i ruiMTue a dare una tor 
ma priviva a quote aspirazioni 
tra*luccntlo nella n«">>tra t\i>ti 
tuzione il principio di a!anv 
tra questc ntormc. Ma come ci 
M.imo nu*citi, -c nclli Astern 
blea ci>siitucntc cravamo mino-
ran/a e non maggioranza? (a sta-
nw rius.ui con v.n con rat to c 
un accordo con gli csponenti di 

'Z"»'li'>Y'-?'s {';?•€*;,';,<, i 

Conversazione col sacerdote-maestro 

nella sua scuola di Barbiana di Mugello 

PER DON MILAN! 
ILDIALOGO 
ERICERCA 

DELLA VERITA Don Lorenzo IWilani 

Perche ha scrillo la lelfera sulTobiezione di coscienza - Le minacce e le offese dei (ascisti - 1 dissensi e la possibilita di azione 
comune Ira calfolici e comunisti - «Non mi dispiacerebbe sedere con Pajetta sul banco degli imputati; mi displace che nessun 
giornale cattolico mi abbia difeso»- II rapporto politico e morale dell'educatore cattolico coi suoi scolari operai e contadini 

noi per primi abbiamo contri-
buiio a fondarc c che difendia-
mo contro i propositi reaz.iona-
ri del ceto dirigente capitali
st ico, dobbinmo riuscire a ren-
dere sempre piu forte la spin 
ta verso riformc di tipo socia 
lista che parte da tuttc le mas
se popolari. compresc quelle che 
adcri-cono a partiti che ci com
bat tono apcrtamente, come quel 
lo cattolico e quello socialdcmiv 
cratico, per esempio. Dirigcnti 
cattolici e socialdcmocratici ri-
pctono ad ogni istantc che non 
vogliono avere e non avranno 
mai nessun contatto con noi. 
Vedremo. Per ora a noi impor-
ta di riuscire, con un grande 
lavoro tra i cittadini di tuttc 
le opinioni politiche, a renderc 
irrcMstibilc la richicsta delle ri
formc soeiali che la nostra Co-
stituzione prevedc. Cosl non e 
cscluso che possiamo costrin-
gerc anche gli avvcrsari a fa
re dci passi per la strada che 
porta alia crcazionc di una so
cicta nuova. 

Quest i sono i nostri pro
positi, s'intende. Che da parte 
del ceto capitalistic piu rea-
zionario si possa rispondcrc al 
largo movimento di ispirazione 
socialista che noi vogliamo su-
scitare. con misure di violenza. 
am nuovi tcntativi di strozza-
rc e uccidcrc la tlcmocrazia. non 
possiamo c^cludcrlo. naturalmcn 
te. Ma le condi/ioni in cui 
potrcmo lottare ointro quoti 
tcntatixi saranno tanto piii fa 
vorcvoli quanto piu avrcmo sa-
puto procctlcrc. con I'appoc-
gio di mas<c ^empre piu am-
pie. sulla via della lotta tle-
mocratica c pacilka. 

Ci aiutcranno a procctlcrc 
su questa via tutti i progrcs-
si cbc si faranno ncl mondo. 
a commciarc dall'IZuropa. sul
la via della distensione. del di-
sarmo. della sicure/za e colla 
borazione internazionale Ci 
aiutcranno poicntcmcntc tutti 
1 passi in .uanti che vcrran-
no taiti. in qualsiaM pacsc del 
mondo. per eosiruirc economic 
di tipo n':o\o. non piii domi 
narc dal pnncipio dcll'intcrcs 
sc pnvjto c dalla nccrca del 
protitto capjtah*t!CO, ma i«.pi 
rate dal princip-o dcila pia 
nitieazionc cei>nomica. ilell.i na 
7ionahzzaz:onc ilei crandi mcz-
zi di prodtizionc c di scambio. 
del <oddi«ta»:imcnto eroccntc 
dei bi^ogni vitali dcgli uomi 
ni che \ivono di lavoro. Quc-
sti progrcssi amvinccranno 
sempre nuo\c masse cbc la 
avanzata \er*o il socialismo c 
t>ggi incMiabilc e sicura, qua 
lunquc *ia la strada che si sc 
dia nci divctsi pacM. Per quc-
»to l"e>cmpo della lu^twlavu. 
che c rimasta sulla via del 
la costnnonc socialista non 
o<.tante Ic dure vicende dech 
anni passati, ha per noi un 
ciandisMmo valorc e ci incom-
be il compito di conosccrlo e 
studiarlo pu'i a fondo. 

Palmiro Togliattij 

Dalla nostra redazione 
FIKENZE, 25 

Sulla minuscala scrivania 
verde a*i Don Milam, accan-
to a tre giornali, si erye un 
ptjcco di buste sfrangiate e 
di leltere. Sono quelle che 
a decine al giorno gwngono 
alia scuola di Barbiana, nel 
Mugello, da ogni parte d'lta-
ha e dall'estero. Leltere di 
solidaricta di giovani saccr-
doti. di vecchi e nuovi ami-
ci, di associazioni pacifiste, 
di operai, anche di sezioni 
demacristiane, di stmlenti, e 
tante, tante lettere fusciste. 
Leltere minatorie, zeppe di 
volgaritd, che in ogni caso. 
piii che disgusto, suscitano 
un sentimento di pietti per 
chi le ha scritte, tanto ap
paiono frutto di menti di-
storte dall'odio. Don Milani 
le apre ad una ad una e le 
legge ad alta voce ai ra-
gazzi. 

Un modo tutto particola
re, ma efficace, di far scuo
la. I ra0azzi ascoltano sere-
MI. giudicano c fremono di 
fronte alia vilta degli anoni-
mi. Si sentono impegnati, 
sanno di essere in quel mo
mento partecipi della lotta 
che il loro maestro - priore 
sta conducendo con coraggio 
a favore della pace e per 
riaffermare i diritti dei la
voratori. Tutta la sua opera 
e stata diretta in questa di
rezione: per questo si e bnt-
tuto senza tregua, e questo 
spiega perche diciassette anni 
fa, creo la sua scuola. Pri
ma per i ragazzi di Calen-
zano e poi per quelli di Vic-
chio. Insegnando loro ad 
essere uomini, a non aver 
paura delle proprie idee e 
a difenderle di fronte a 
chiunque. 

Ncl gesto della lettera in-
viata at cappellani milttari 
toscam. per stigmatizzare il 
loro odinso atteggiamento 
contro gli obiettori dt co
scienza. non e'e, per don Mi
lani, alcunche di clamoroso: 
e niente altro che un mo
mento della sua opera. Una 
cosa naturale. Dei preti of-
fendono gratuitamente delle 
persone rispettabili e pron
to a pagare di persona per 
affermarc un principio, « 
lui, come prete, si sente in 
dovere. oltre che di difen-
dcrli, di ristabilire la verita. 
Di far sapcre che non tutti 
1 preti la pensano come quci 
cappellani. Liberia e verita 
mnanzitutto. Se la cosa di
splace ai fascisti, benissimo. 
Non pud che essere cost ed 
c logico che essi, privi di 
idee come sono, si affannino 
a ricoprirlo di improperi. 

Siamo andati a trovarlo 
con I'mtenzionp di fare una 
intervista. Non c stata in 
rcrita un'intervista. ma una 
conversazione, svoltasi in 
due tempi, ncl corso delln 
quale eglt ha parlato a lun-
go della sua espertenza edu-
cntiva e dei suoi pensien 
Un maestro: questo ci tiene 
a farlo sapere. e ce lo ha ri-
petuto piu di una volta nel 
corso del colloquio che ab
biamo avuto con lui, davanti 
ai suoi ragazzi. Lui, seduto 
su una poltrona di vimini. 
gli occhi che ti scrulano in-
tensamente e non ti danno 
tregua. e tutt'intorno t bim-
bt e Ic bimbe. attcnti cd in-
leressali a ogni cosa. 

Siamo ospiti di una scuola 
e bisogna muoversi con cau-
teia: essere soprattutto sin-
ceri. 1 ragazzi sono giudici 
scverissimt. Prima a tavola 

>e pot nell'aula ncolma di li-
b n c con la parete lappez-
zaia di mappe e graftct d: 
ogni tipo. riprendiamo il di-
scorso sull'obiezione d« co 
scienza. 

Gli mteressa relativamen-
le una legge che sancisce il 
diritto all'obiezione. .4nchp 
la Germama occidentale cc 
I'ha. Quel che don Milam 
auspica e la messa al banrfo! 
di tulte le armi. I'abohzionv j 
degli eserciti; Vobiezwne dt 1 
coscienza e un momento di 
una battaglta put nmpia . mn 
un momento fondamentale 
perche con la sua atluazione 
gia si concrelizza il princi
pio del diritto alia liberta. 
la piu completa, di ogni uo-
mo. L'obiezione di coscienza 
e un fardello pesante, di 

• j / ronft ' alia quale la Chiesa 
dice — lascia il cristtano 

libero di scclta. Solo un uo-
mo rehyioso, per don Mila
ni, pud credere veramente 
nella non violenza. Gli altri. 
egli dice — e intrude i co
munisti — possono accettnr-
la ma non in linea di prin
cipio. Ma la posizione dei 
comunisti e comprensibile, 
precisa don Milani. tl ci fa 
un esempio. Nel corso della 
battaglia di Stalingrado era 
comprensibile che un comu
nista si sdegnasse dell'atteg-
giamento dell'obiettore di 
coscienza. Ma anche su quel 
fronte tremendo uno che 
crede in Dio non avrebbe 
potuto venir meno ai suoi 
principi. 

« E questo — polem»22« — 
voi non lo potete capire. Non 
considero completa menle 51-
ctiro il vostro entusiasmo 
per la mia lettera ai cappel
lani sull'obiezione di co
scienza. Quelle cose, in Rus
sia, non credo che le avrei 
potute dire >. 

Su questo punto andiumo 
avanti per un po': gli obiet-
tiamo che la nostra solida
ricta nei suoi confront! non 
e strumcntale. z lbb iamo 
pitbb/icufo la sua lettera t* 
qtieifa di don Borghi perche 
ritenevamo giusto rendere 
di pubblica ragione il loro 
atteggiamento contro la 
guerra, contro il fascismo c 
contro Voppressione. Era un 
dovere da parte nostra non 
passare sotto silenzio le sue 
parole e quelle di tutti i cat
tolici che la pensano come 
lui. Mu don Milani resta fer-
1/10 sulla sua posizione. sulla 
differenza profonda che e'e 
tra un cattolico e un marxi
sm in tema di < coscieiizfl >. 
Non gli sappiamo, e non vo
gliamo, dargli torto. II diti-
logo tra marxisti e cattolici. 
del resto, e un dialogo, non 
un coro di voci eguali. Non 
ci allarma, dunque, il punti-
glio che don Milani pone nel 
cercare le diffcrenze, addi-

ritturu i punti di frizione. 
Con noi egli ruole discu-

tcre, magari litigare, proprio 
perche crede sinceramentv 
nel dialogo fra cattolici e 
comunisti e ne e un asscr-
tore da quando visse inten-
sumente la dura lotta dei 
tessili pratesi e degli operai 
della € Richard Ginori » di 
Sesto. Fu in quel periodo 
che presero corpo quelle sue 
* Espericnze pustorali > die 
tanto scalpore susettarono 
negli ambienti ecelesiastici 
ed in quelli mondano - indu-
striali fiorentini. 

« Per portare avanti il dia
logo — dice don Milani 
rivolto a noi ed ai ragazzi 
— non e necessario trovare 
punti d'accordo, ma trovarsi 
uniti nella ricerca dcllu ve
rita >. Se don Milani pensa 
che sulle questioni dcl-
I'obiezione di coscienza egli 
non puo essere d'accordo con 
noi. pensa anche che vi sono 
altri problcmi in cui si pud 

La scuola-chiesa di Barbiana di Mugello. 

Articolo di Alicata su « Rinascita » 

Revisione e attuazione 
del Concordato 

Sullultimo numero di Ri
nascita il compagno Mar'o 
Alicata illustra la posizione 
dei comunisti sul problema 
del Concordato c della sua e-
\entuale rew-ione. problema 
riproposto dalle vicende del 
Vicario e dalla ingente eva-
sione fitcaltr alia - redolare 
secca - da parte del Vaticano. 
e sollevato dal PSI. npreso 
dal PSI UP e successivamente 
anche dal PLI e intorno al 
quale il partito radicale sta 
ccrcando di suscitare un mo
vimento di opinione. -Sull'al-
tra sponda — nota Alicata 
- la DC ha rigettato come 
assurde e provocatorie tali 
prese di posizione e il Va
ticano ha creduto di potervi 
indicare uno dei motivj che 
dovrebbero o potrebbero por
tare a una interrur.ione del 
"dialogo'" fra i cattolici e co
munisti -. 

-Qual i\ a que-to proposi-
to. la nostra posizione ? -. 

Alicata. dopo aver afferma-
to che - anche noi siamo con-
v.nti de;re>:genza d. rivede-
re numcrose norir.e concorda-
tarie - ed avere fatta propria 
la ncccssita che - su tale pro
blema si apra un ampio di-
battito nell'opinione pubblica 
e nel Parlamento - senve che 
- ci rifiutiamo pero. e a ra-
gion veduta. di ammettcre 
che il Concordato <e per n-
fIe<vso I art 7 della Costitu-
zsone* consenta arb.tri come 
quelli della proibizione del 
\1carif1 a Rorr.a o avalli scan-
dab come qiiflli delia eva-
sione fucaJe alia "cedolarc 
secca". e che per impedirr 
Ja'.i arb.tri e tali seandali oc-
corra attendcre la proposta 
revisione ~ 
- blanda 
del PSI-
fatto soguilo alcun ntto con 
creto. pu6 appar.re - come un 
tentative* di «vader« d*Ua 

gravissima responsabilita che 
esso si e accollato avallando 
o almeno subendo fino a que
sto momento 1'arbitrario e 
scandaloso comportamento 
del governo -. 

- II nostro punto di vista 
— continua larticolo — ri
mane dunque quello che. PIT 
porre seriamente il problema 
della revisione del Concor
dato. occorra part ire dal pro
blema della retta applicazio-
ne del Concordato e dell'ar-
ticolo 7 della Costituzione: 
proprio perche tale retta ap-
piicazione esclude la possibi
lita d; arbitri e oi sc.«n-
d di - <Vicarfo. cedolarc. ma-
nomisMone del patrimonio 
artistico nazionale da parte 
del Vaticano. intervento del 
clero nella lotta politica 
- espressamente vietato daeli 
accordt concordatari ->. - E' 
qui — continua Alicata — e 
sul terreno della retta appli-
cazion«» del Concordato. che 
si misura infatti il leahsmo 
della Chiesa nei confronti 
dello Stato italiano e lo spi-
nto democratico. I'autonomia 
e la fedelta alia Costituzione 
della DC. Ed e su questo ter
reno che puo e deve nascere. 
per tutti i punti che si ap-
palesi necessario. un vasto 
mcvimento di opinione per 
la necessaria revisione di ccr-
ti articoli o norme del Con
cordato e per la sanzione 
eiundica del decadimento "di 
fatto" di filcuni di essi. mo-

mostra ehe - e del tutto an-
tistorico e. quindi. non poli
tico. porre da parte del Va
ticano e della Chiesa una 
questione di "intangibilit.V 
desli accord: concord I ' . I T e 
addirittura di fame apnon- [rrsroro, 
stica discriminate a ogni svi
luppo del "dialogo" fra 1 cat
tolici e le altre forze ideali 
operanti in Italia -. 

- Se tema essenziale del 
""dialogo" — chiede quindi 
Alicata — e anzi la possibi
lity per i cattolici e per altre 
forze d: diver-a i<pirazion»' 
ideale dincontrarsi nell'opera 
di costruzione di un "nuovo" 
Stato democratico in Italia. 
come potrebbrro a questo 
"dialogo" essere sottratti i 

rufigiinigcrc Vunitu di azio
ne: la lotta ul colonuilisnw, 
per esempio, e quella per la 
promozione dell u classe 
operuiu. 

Cw che connnuore, in qi/r-
sto sinerdole, e il suo affet-
fo sincoro per 1 contadini, 
per gli operai: il suo sentirsi 
partecipe dci loro problcmi. 
1 SUD'I tcntativi per dare ad 
essi una soluzione, la sua vu-
lonti'i di aiuttirli ad afjran-
carst attravcrso la lotta sin-
ductile e politica c Vinsegna-
invnto Le (trim che propone 
•«tno lo sciopero ed il voto 
Lo ha scritto nella lettera at 
cappellani militun e lo ha 
ripetuto a not. 

Ma e'e anche un'altra ar-
ma per don Milani. 1'arma 
che put gli e cura, che prc-
diltgc: la scuola. 

< Sono un maestro — mi ri-
pete — e come tale non devo 
ne posso ammettere il com-
promesso. Debbo essere sin
ce ro. solo cost ' posso inse-
gnnre ai miei ragazzi. L'ut-
teggiamento di un maestro 
non pud esscre gradevolc 
.-\T121, IMl'MO Jo e iNt'oJio c. 

La scuola di Barbiana, ca
me prima quella di Calenza-
no, e la creatura predilelta 
di don Milani. La scuola c 
la sua ragione di essere per
che e nella scuola che si edu-
cano i ragazzi al valorc del
ta liberta. alia responsabilita 
delle scelte politiche. Don 
Milani trova molto normali 
le sguaiate reazioni della de-
stra contro le sue prese di 

(posizione. E quando lo accu-
•suno di essere un comunista 
snrride e li luscia dire. E' 
un maestro, e come tale nes-
suno pud calturarlo. 

* La mia — dice — e unit 
scuola in cm si porJa coiifi-
iiiiriiiiciite rfi politica. dove 
si prcpurano 1 ragazzi ad es
scre per prima cosa polttict, 
cioc preoccupati del proble
ma del lorn prossimo. Per 

|r/»ifs/o ite.s.siiH pariiJo pud 
\catturarhi >. 

II discorso scivola ancora 
sull'obiezione di coscienza. 
Don Milani si fa serio e con 
voce pacata riprende a par-
lare. 

< Tra il baccano fascista e 
la snhdarietd comunista, clie 

• non avevo chtesto ne volc-
\vo, ma die spontaneamente 
j^i e fatta avanti, quello che 
yuldolora me e tanti cattolici, 
e il vclo di silenzio che la 
.'-in in pa cattolico ha steso 
sulla mia lettera. Non mi di-
>piuceru se la denuncia con
tro di me e il direttorc di 
Kinnsc'ta sfoccrd in un pro-

\cessn. Trorarmi seduto ac-
icanto a FJajetta non mi di-
UpincfTcbbe. Ma preferirei 
jf'/ie con noi ci fosse anche il 
ulircttore di un foglio catto-
\lico. Nessun giornnlc catlo-
llico. invecc. ha fatlo sentire 
i/n >iia roce per difendere un 
\saccrdotc e Voperato del suo 

cos'i lotgarmente 

ne con noi, rifuggendo dal 
giodii dispcrsivi die consi-
dera un raffinato strumento 
dei rtccht jwr distoglterc i 
poreri dai loro problcmi, per 
fur sopire in loro la coscien
za di classe. Per qucsto en-
tica con sercnitd cd cqni td , 
SKI f;Ji omfort che le Case 
del popolo. Cosi fa scuola 
don Milani. f." per questo 
die la porta dcllu sua aula 
e aperta a tutti: un incontro 
e una espertenza nuova p 
stimolante per i ragazzi e 
non solo per loro. 

Aleuni riprendono la stra
da di Vicduo con un senso 
di disagio addosso, altri — 
c sono molti — ri rifornnno 
e diventano amici di don 
Milani Come il sindaco e il 
*egretario della Camera del 
lavoro di Vicchio, che ab
biamo incontrato mentre ce 
ne stavamo andando. 

Carlo Degl'lnnocenti 

Tavola rotonda 
sull'obiezione 
di coscienza 

domani all'Eliseo 
Una - tavola rotunda » sul rl-

coiuxeimento giuridico rielli 
obiezione di eoicien/a avr.'i luo
go domani .sabato. al Ridotto 
deU'Ehseo. alle ore 17. Vi par-
teciperanno l*on. Ciaeliardi ( D O 
e Ton. Paolicchi (PSI). firma-
tari di <lue progetti di legge 
pre«entati in Parlatnento. e 1'av-
vocato Peirot I.a -tavola ro
tonda •• e stata organizzata dnl 
movimento -• Salvemini » e dal
la Con=ultn roman.-i della pace. 
Vi hanno aderito numcrose as
sociazioni eulturali. politiche e 
relieio'e: tra Ic altr.>: I'UNrRI, 
la Fl'CI. la CiiDvcntii Evniigeli-
ca. Nuova R»"-istenz.-i. il Comi-
tato italiano della pace. Pl'nio-
ne giovanile valdose. I:: Lega 
femminile della pace c il Comi-
tato italiano per il disarmo nto-
mico e convenzionale (lell'ar#B 
europea. 

oltrnggiato da un sclttmana-
le fascista Era nn dovere 
farlo. E le mgiuric crano co-
los*ali: se a farle fossi stato 
lu e 1/ luo giornale a que-
st'ora sarcsti per lo meno in 
galera ». 

/ ragazzi ascoltano con 
a'lrnzione; uno di loro 6 tn-
irn'o a spnrgcre dell'oho sul 
par.e E' Vora della merendn. 
Si alzino dai bancht c sal-

i vimento che. partendo dal 
I terreno sopraindicato. potreb- j 
j be eoinvolgere anche larghi J 
I settori del movimento catto-
j hco-

NcH'ultima parte dell'arti-
Tanto piu che la j colo, Alicata esamina le rea-

agitazione verbale zioni del Vaticano non solo 
alia quale non ha agli annunci di revisione del 

Concordato. ma anche alle 
proteste provocate dalla vi-
ctoda del Vfcorio. Alicata di-

problcmi relativi alia colloca- \lan<> fuori nel gtnrdmo Sit-
zione della Ch'C^a nella so- t 
ciet.i civile e nello Stato. cho • 
son poi i problcmi ai quah ! 
il Concordato del *2.c» di una • 
r.sposta che non puo nnn n-
«ontire delle condizioni non 
solo politiche. ma cconom.co- ' 

j soeiali. eulturali. ccc in cui [ 
: esso fu sancito"* Mutando la ' 

natura dello Stato. e della so- ! 
I cieta civile, non mutar.o ne- l 4 f r M n j 
j cessariamente i rapporti del-
I lo Stato e della soe;eta ci\ile 
j con le ch e*e e 1̂1 qur =to 
l caso con la Chiesa cattolica"* 
[ O il "dialogo" dovrebbe ser-
I \-ire a cristallizzaro gli attuah 
j rapporti economieo - soc.ali e 

lattuale assotto statuale" Non 
I e chi non veda ra»»urd.t.:t d. 
I concepire il "'dTaloco' in que-
J sto ^cr.'io -

Ma se cosl fosse, conclude 
Alicnta la Chlt^a risch.ereb-
be di aprire nuovi conflitti 
- all'intrrno del mondo cat
tolico stesso- che -sulla que
stione della propria autono-
mia non sar.i certo d-.-pc^V* 
ad essere riportato =0 po-
sizioni ancor piu arrctrate di 

10 ragazzi c giovinelle di /.'<. 
1-4 c 11 anni. Sono figli di 
tipcmi e di contadini dci 
dmtorni Tutti regolnrmcnlc. 
nqi.i mallitia. alle S. buonn 
n cntlivo u-mp't. salgono su 
a Barbiana. a ptcrtt. m b'.ci-
delta, m molo rmo , per se-
guire la scuola del priore. 

di loro percorrono 
lanche decme di ch'lomelri 
ni giorno. ma ncssunu, Ji-

, n ; ! i la scuola. denuncia il 
Utenche mimmo smlomo di 
• *lanchczza Sono dei ragazzi 
fuori del comune? No. sonn 

'.^mili in tutto ai loro com-
j nagni che la <cuola la sc-
qunr.n m ptie^e Sannn che 

':-,iCT fnrcela con 1 padroni. b>-
sognn sapere e sapere mol-
lo 

Don Milani non si stanca 
di ripeterc. come ha fatto 
nel suo libro. che 1 giouoni 
— 1 figli degli operai e dei 
contadini — devono solo 

Da aprih -,'< I 

1'Unit a 
Per i l 
Venlennale della 
Liberazione 

Ogni giorno. intervist*. 
articoli e testimonianz* 
sin grandi avvenimenti e 
sulle battaglic dell'apri-
le 1U45: 

quelle faticosamente conqui- \sliuharc ~ e lo studio puo 
o - . lest state nel corso di un secok sscre anche la converiano- L 

Ic grandi zone particla-
eianc: l^inetir. Oltre-
po pavpsc. Appcnnlnn 
lieiirc. Valscsla: 

le hattaslie ncllc valll 
di Cnmacchlo; 

1'ultima rianione del 
• Comitati Instirrrzlo-
nali •: 

pro c contro llnsurre-
jione: 

I'insurrrzlnne popolare 
e la liberazione delle 
crandi citta: Rnlocne, 
Genova. Torino, Ml-
lann: 

la batlaelia finale nel 
Veneto « nel Friull; 

Insrciiimenlo, cattura e 
CNrcuilone dl Musso
lini; 

la battaclia idralc tra 
Ic for/e della Resl-
Mfn«; 

la Resistenza e gli Al-
Iratl 

Conqmstate nt:ovi k-t-
ton. assicurate o-.tinqiie 
la prcsenza quotidiana del-
lTnirii tntensificando in 
q;:tsti giorni la raccolta 
dech - Abbonamcnti spe
cial; monsih per il Vca-
tcnnale -. 
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