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L' umanesimo marxista 
e gli intellettuali nella 

societa comunista 
risponde LUCIANO GRUPPI 

Cara Unlta, 
desldererel rlcevere una Hsposta, pur conctsa e sche-

matlca, su quesll due problem! del pensiero marxista: 
1) La concezlone marxista dell'uomo, della sua t dl-

iponlblllta » verso valor) Ideall; e- come una societa so 
rlallsta pu6 soddisfare queste eslgenze che scaturlscono 
dall'lndlvlduo. 

2) La funzione dell'lntelleltuale (filosoto, scrlttore, crl-
tlco ecc.) In questa nuova societa. Grazle 

Giulio Gobhnto • (Aso'o-Treviso) 

1) II marxismo fa dell'uomo 
II protagonista della storia. K' 
l'uomo ehe fa la propria sto
ria. la storia della societa uma-
na ed e, esso stesso. ii risul-
tato della storia. L'uomo e il 
risultato di una evoluzione lun-
ghissima delle specie viventi e 
si fa uomo nel momenlo in cui 
comincia a prncacciarsi i mez-
zi di «5tissisten7a avvalendosi 
non solo del proprio corpo ma 
di strumenti. Vale a dire che 
l'uomo crea se stesso per me/ 
zo del lavoro. 

Come la capacita di lavorare 
e il risultato di una evoluzione 
biologira piu avanzata di quel 
le delle altre specie animali. 
cosl il lavoro diventa il prin 
cipale me77o di eduenzione dei 
riflessi nervosi. della abilita 
manuale. deH'intelligenza uma-
na. H lavoro e concepibile solo 
nella cooperazione tra gli uo-
mini. cio6 nella societa. Fd 
esso si eleva e perfeziona nel
la stessa misura in cui si svi-
luppa la cooperazione tra gli 
uomini. 

La concezione marxista del
l'uomo d dunque storieistica e 
percio sociale ed immanenti-
stica. Tl marxismo non ricorre 
alia religione per spiegare I'uo 
mo. ma spiega invece la re-
ligione partendo da I l'uomo I .a 
religione. cioe. non e allro ehe 
la proipzione che l'uomo corn-
pie della propria natura fuori 
di se. in dio. nella asr»s.rnz?one 
di superare la propria limita-
tezza (di essere non mortale. 
ma eterno. non di limitata no 
tenza. ma onnipotente e cosl 
via). Non dio crea l'uomo. ma 
l'uomo crea dio. Cosl. quanto 
piu l'uomo ripone la propria 
fede In dio. tanto pin esso ri-
nunzia ad affermare la propria 
natura di uomo. proprio perche 
trasferisce le proprie qualita 
ed aspirazioni nell'alniia. an-
ziche impegnarsi a realizzarle 
il piu possibile nell'aldiqua. nel
la propria storia. fNon per que-
sto. tuttavia. il marxismo ne-
ga la funzione positiva della 
religione. in determinate epo-
che storiche. ne che la reli
gione sia una forma di prote-
sta. in determinate situazioni. 
contro l'oppressinne e le ingiu-
stizie della societa). 

Se l'uomo e il protagonista 
della propria storia. esso la 
realizza ohbedendo a leggi o-
biettive che sono indipendenti 
dalla sua volnnta. Si tratta. 
prima di tutto. delle leggi dpi-
1'economia. La base economi
cs della societa (vale a dire la 
forma di propriety che sta a 
suo fondamento) determina. a 
sua volta. la sovrastruttura pn-
litica. statale. giuridica della 
societa ed anche il forma rsi 
delle ideologie — oninioni filo-
soflche. mnrali. religiose ecce-
tera —. Non e dunque la co-
scienza dell'uomo che determi
na il suo essere sociale. ma e 
l'essere sociale dell'uomo che 
determina la sua coscienza 
(non in modo meccanico. na-
turalmente. ma attraverso me-
diazioni assai complesse). 

Significa questo che il mo
menlo ideale dplla vita dell'iio-
mo sia secondario? Tn nessun 
modo: significa soltanto che 
esso e storici77ato. riportato 
alia societa umana. umani773-
to. Significa che l'uomo diven 
ta pienamente consapevole dei 
propri ideali. proprio in quan
to ne comprende l'origine e la 
funzione stnrica E tanto pii) 
l'uomo si fa criticamente con
sapevole della natura (sociale 
e di classe) e della funzione 
dei propri ideali. tanto piu esso 
si fa capace di impiegarli per 
Intervenire snllo sviluppn del
la societa. *ulln sua organiz-
zazione politica. Milla sua stes
sa base economies. 

Tn cio consiste rumanesimo 
marxista: il valore dell'uomo 
dipende dall'uomo medesimo. 
dal suo farsi stnrico: il valore 
dell'uomo non e astralto. non 
dipende dalla natura di un pre-
teso c uomo in sf e per se». 
ma si rostitui'ce e si sviluppa 
storicamente. grazie alia stessa 
prassi sociale dell'uomo. T.o 
umanesimo marxista consistp 
nell'afferma7ione della posr/io 
ne centrale drll'iiomo. quale 
protagonista delta propria sto
ria. e come essere capace d« 
porsi in un rapporto con la na
tura che la modifkra e. relati-
vamente. riesce a dominarla 
conoscendo le leggi che la re-
golano. 

La personalita deiruomo e 
profondamente modificata nella 
societa divisa in classi e par-
ticolarmente nella societa capi-
talistica Qui l'uomo non e pa 
drone dei prodotti del proprio 
lavoro: non e padrone della 
propria capacita lavorativa che 
vlene ridotta a merce. poiche 
fl suo valore (non piu umano 
ma puramente economlco) di
pende dalle leggi del mercato. 

L'uomo viene estraniato da se 
stesso. alienato di quella sua 
capacita piu propriamente u-
mana rhe si esprime nel lavo
ro. nella capacita creativa del 
lavoro. 

Eliminare la propriety pri-
vata (capitalistica") dei mvrn 
di prodii7ione e dunque la pri
ma condi7ione per superare la 
alienazionp del lavoro e quin-
dj dell'uomo. per rendere l'uo
mo pienamente padrone di se 
stesso. per rienstituire l'unita 
della sua persona. 

Superata la proprietA pri-
vata dri me77i di produzione. 
nella proprieta di questi mcz/i 
da parte di tutta la societa 
(comunismo). ecco che allora 
l'uomo possiede sempre piu la 
caoaeit.i di governare consape-
vnlmente le leggi dell'economia. 
di dominare lo svilunpo della 
societa. di pianiflcarlo, e di 
rendersi sempre piu padrone 
della stessa natura. Si ricosti-
tuisce cosl l'unita tra l'uomo 
e la societa. tra la societa e 
la natura. tra l'uomo e la na
tura. 

In questa societa (comuni
sta). la coscienza dipende sem
pre meno dall'essere sociale e 
sempre piu condiziona la vita 
della societa. Si ha cioe il pie-
no dispiegorsi dei valori ideali 
ma non in astratto. bensi nella 
loro capacita di agire sulla so 
eieta e sulla natura. 

Nella societa socialista. che 
e una fase di transizinne sto 
rica verso il comunismo. gia 
interviene una crescente capa
cita di pianifiea7ione economi-
ca. una crescente capacita di 
impiegare i mezzi umani per 
dominare la natura. gia si ten-
de a forme di autogoverno del
la societa. La causa prima del
la alienazione del lavoro e del
l'uomo — la propriety privata 
dei mezzi di produzione — e 

Solo da cent'anni 
in tutto il mondo 

e Capodanno 

r s a oi , \ 

risponde ALCESTE SANTINI 

Cara Unlta, 
anche per Capodanno cl sara nel Vietnam una tregua 

di 24 ore. Speriamo che questa volta non venga vlolata 
prima dello scadere come e successo a Nalale. Vorrel 
sapere da te, se e possibile, se II 1. dell'anno si festeg-
gla nello stesso giorno In tutto II mondo e quail parti
cular! tradlzioni lo caratterlzzano net vari paesl. Grazle 

Ilaria Bergamaschi (Milano) 

Carlo Marx 

eliminata. Gia si ha — se la 
natura democratica del sociali-
smo viene realizzata — un di-
spiegamento della vita morale 
e culturale infinitamente piu 
ricco ehe nella societa capita-
listica. 

2) GH intellettuali costitui-
scono — nella societa capita-
listica — una categoria che fa 
da mediatrice tra le classi do-
minanti e la societa, mentre 
la vita culturale e egemonizza-
ta da una minoranza e rivolta 
a fini di proHtto (riduzione a 
merce dei prodotti cultural!). 
Nella societa socialista. gli in
tellettuali sono i quadri della 
democrazia della maggioranza 
del popolo (i lavoratori). i pro
dotti della cultura non sono 
piu subordinati alia legge del 
profilto. ma rivolti consapevol-
mente a costruire una nuova 
coscienza sociale. 

Nella societa comunista gli 
intellettuali cessano di essere 
i quadri di una dcterminata 
egemonia politica — fosse an
che della maggioranza — per 
diventare quadri che rendono 
possibile I'autogoverno di una 
societa unitaria. economica-
mente e socialmente omogenea. 
La loro funzione esprime tutta 
la societa e si rivolge a tutta 
la societa. In una societa uni
taria di questo tipo. superato 
il contrasto tra lavoro manua
le e intellettuale. viene anche 
ad essere superato il distac-
co tra gli intellettuali e il po
polo: sempre piu i semplici. 
nel corso di un lungo processo 
storico. si elevano al livello 
degli intellettuali. gli intellet
tuali cessano di essere una ca
tegoria particolare e si forma 
una effettiva unita culturale 
di tutto il popolo. 

La festa di Capodanno ha 
sempre avuto per i diversi po-
poli. secondo le piu antiche tra-
dizioni. rese suggestive da pra-
tiche magiche e da riti religio-
si, un duplice significato: quel
le di liberarsi. con la fine del
l'anno vecchio. di ogni male e 
quello di augurarsi pace e pro-
sperita per lanno nuovo. 

E' vero che gli antichi caldei 
facevano cominciare il loro an
no dagli equino/i d'autunno, 
gli ebrei dal mese di settem 
bre, i romani come i greci dal 
I'equino/io di primavera dedi 
cando questi ultimi il primo 
giorno al niito di Persel'one, 
liglia della fecondita terrestre, 
ma 6 pur vero che il signiti 
cato del Capodanno era comu 
ne. Intorno al 153 a.C. i roma 
ni decisero di iniziare Tanno 
con il 1. gennaio e di dedicare 
il mese a Giano. la deita a 
due volti. che guardava nel 
tempo stesso il passato e l'av-
venire. 

II passato e 1'avvenire: ecco 
i due momenti che rendono so-
lenne quell'attimo in cui, scoc-
cata la me77anotte del 31 di 
cembre. entriamo irrevocabil 
mente nell'anno nuovo. E se 
noi non ricorriamo. come an 
cora oggi molte popola/ioni 
orienlali e africane. a pratiche 
divinatorie per scacciare gli 
spirit! malign! che hanno tur-
bato il nostro passato e per 
squarciare il velo di mistero 
che avvolge il futuro per co 
noscere 1'avvenire. tuttavia pro-
mettiamo tutti di essere mi-
gliori con l'anno che si apre. 
Anche i capi di governo fanno 
voti augurali e speriamo che 
siano tanto sinceri da far si 
che la tregua d'armi prevista 
per il 1. gennaio nel Vietnam 
sia per tutto l'anno o comun-
que lunga e propiziatrice di 
pace duratura come anche 
Paolo VI ha auspicato. 

Topolino e andato in pensione 
risponde AGGEO SAVIOLI 

Cara Unita, 
la recente morte di Walt Disney ha suscitato reazlont 

che mi son parse sconctrtanti. Uno scrittore che stimo, 
Pier Paolo Pasolini, ha definite il c padre » di Topolino 
« uno dei piu mefltici personaggi che abbiano ma] abi-
tato la terra >; la stampa sovietica si e unita al com 
pianto generate; i giornali « di destra », in Italia, hanno 
parlato del defunto quasi come di uno c dei loro >; II 
neo-governatore della California, I'ex attore Ronald Rea
gan, sinistro personaggio goldwateriano (e avversato 
dalla gran parte degli uomini di cinema di Hollywood) 
ha delto, con un'espressione di cordoglio cui mi riesce 
difficile attribuire i caratteri della sincerita, che * og
gi il mondo e piu povero» (dopo la scomparsa di Di
sney, cioe). Insomnia, un gran pasticcio: non sarebbe 
possibile avere, sull'argomenlo — anche perche, come 
era da prevedersi, i film prodotti dalla fabbrica disneya-
na hanno ricominciato a circolare nelle sale cinemato-
grafiche —, una parola chiara ed equilibrata? Grazie, 
• cordialiti, 

Enrico Stefano - (Roma) 

Un giudizio sereno su Disney? 
Si. crediamo che sia possibile: 
e. personalmente. ci siamo 
sforzati di darlo — pur nella 
fretta e nellapprossimazione 
inevitabili in questi casi — gia 
nel momento in cui poche ri-
ghe di agenzia portavano sul 
nostro tavolo . la notizia (im 
provvisa e anclie imprevista) 
%)• da sua morte. 

D"altra parte potremmo pur 
dire, salomonicamente. che e'e 
del vero in tutto quanto 6 stato 
scritto e detto in proposito. Se 
ad esempio i quotidiani del 
TURSS hanno dedicato a Disney 
riguardosi necrologi. cid non si 
deve a un opportunismo del 
rultima ora: ricordiamo infatti 
che Disney ebbe. gia all'inizio 
del 1935. uno dei premi del pri
mo (e unico. per allora) Fe
stival cinrmatografico interna-
7ionale di Mosca Per contro. 
non si pud negare che. nei 
suoi piu recenti sviluppi indu 
striali. la prrniuzione disneya 
na sia divenuta il veicolo d'una 
morale e d'una ideologia con 
serxatrici. retrive. ottuse. Di 
qui a situare il < re del dise-
gno animato » tra i personaggi 
piu mcfitici non diciamo di tut
ti i tempi, ma anche solo di 
un tempo che ha conosciuto 
Hitler e Mussolini, e che cono-
sce ancora Franco. Salazar. i 
razzisti del Sud Africa, i 
generali indonesiani (e .lohn 
son. magari). ce ne corre. tut
tavia. 

In sostanza. bisogna distin-
guere fra il creatore di Topo 
lino e della sua bella brigata. 
che campeggiano nelle « sinfo-
nie allegre > dei primj anni. e 
lo sfruttatore man mano 
sempre piu'anonimo e mecca
nico, di un grosso apparato, 

ormai in grado di funzionare 
da solo. U periodo fra il 1928 
(data di nascita di Mickey 
Mouse, variamente ribattezzato 
nei piu diversi paesi) e il 1937 
(quando vede la luce »l pri 
mo lungometraggio disneyano 
Biancaneve e i sette nani) e 
folto di ricercbe e di conquisle 
sul piano della tecnica. dello 
stile, dei contenuti. Lo studio 
dei rapporti tra immagine in 
movimento e colonna sonora. 
tra segno grafico e nota mu-
sicale. diede in queU'epoca. 
ben prima di approdare alle 
giustamente deplorate volgariz-
zazioni del successivo Fanta
sia. risultati tanto degni di at-
tenzione. da esser sottolineali 
negli scritti teorici di Eisen 
stein, la dove si cita, come 
modello di una raffigurazione 
non illustrativa della musica. 
la «geniale materializzazione 
della Barcarola di Offenbach 
operata da Walt Disney > in 
una Silly Simphony del 1931. 

Ma torniamo a Topolino: la 
bonta. il valore. Taltruismo del 
personaggio. estratti dal clima 
di quelle < impress leggenda-
rie > e riproposti oggi suonano 
falso. certamente. Non per ca-
so, nella simpatia universale. 
il luogo di Mickey Mouse e 
stato preso da Donald Duck, 
Paperino. antieroe pe r eccel-
Ienza. nevrotico e spiantato. 
succubo dei miti del benessere 
eppure riluttante a integrarsi 
nella societa che tali miti in 
nalza a propria bandiera. La 
eta d'oro di Topolino, pero. 
coincide con lo slancio iniziale 
del New Deal, con le riforme 
rooseveltiane, con la grande 
speranza di una democrazia 
nuova: la « positivita > di que
sto piccolo campione della de-

Una delle pr im* c sfrisca > di Topolino 

cenza e dell'ordine va conside-
rata in una prospettiva storica. 
nel quadro di un'America che 
offre gli esempi migliori del 
suo cinema civilmente impe 
gnato. e insieme la prova del 
suo maggiore tentativo di crea-
re una politica adeguata alle 
necessita di un paese e «!i un 
mondo in gravissima crisi. E 
cio mentre. non dimentichia-
molo. 1'Europa occidentale ca 
deva pe770 per pezzo nelle 
braccia adunche delle dittature 
reazionarie. 

«La e s t r e m a semplicita 
dell'ottimismo americano po-
teva allora indignare quanti 
erano persuasi del dovere di 
portare il hrtto in segno d'uma-
nita. quanti anteponevano 1'or-
goglio per i propri morti alia 
sahite dei propri vivi >. scrive 
va polemicamente Giaime Pin-
tor nel suo saggio su Amen-

' cana (1943). Kgli era infatti 
com into (come tutti, credia
mo. gli antifascisti della sua 
genera zione) che quel sorriso 
fiducioso e «materialistico > 
giuntoci dall'altra sponda del-
I'oceano avesse una parte non 
secundaria nel risveglio delle 
nostrc coscienze, duranto la 

grande notte hitleriana e mus-
soliniana. E si potrebbe anche 
rammentare. s© la citazione 
non rischiasse di condurci trop 
po lontano. il posto che da 
qualcuno fu assegnato alio cspi-
rito pratico americano». in 
unione con lo c slancio rivolu-
7ionario russo >. 

Ma. per restare al li\ello di 
Topolino. perfino i suoi atteg-
giamenti da boy scout poteva-
no apparire lodevoli. quando 
vicino a noi imperversavano 
piu osaire di\ise. E non stu 
pisce dawero di tro\are il 
nome di Walt Disney fra quelli 
degli uomini di cinema ame-
ricani che inviavano un calo-
roso messaggio ai loro colle-
ghi sovietici. nel tragico e de
cisive anno 1942. Quel tempo 
e passato. e la grand^ espe-
rienza della unita mondiale 
nella lotta contro il fascismo 
appartiene ormai alia storia; 
anche Topolino. il vero Topo 
lino, e andato in pensione. 
Quello che continua a mostrar-
si. ma piu di rado. nei disegni 
animati e nei < fumetti > della 
fabbrica disneyana. 6 soltanto 
un suo nipotino scipito e con-
formista. 

Nel Vietnam e consuetudine 
sparare alia mezzanotte colpi 
di fucile per cacciare spiriti 
cattivi e poi si cingono le mu-
ra della citta e delle case con 
corde consacrate per impedir-
ne il ritorno. Mai piu di oggi 
questo antico rito potrebbe es
sere piu opportuno. tanto che 
il primo dell'anno e abitudine 
dei vietnamiti riversarsi per 
le strade addobbate a festa per 
visitare templi. amici e paren-
ti per cominciare l'anno nuo
vo con una giornata di pace. 
in cui non si vuol fare nem-
meno la fatica di pensare. in 
cui e solo piacevole vedersi e 
scambiarsi un augurio. 

II Capodanno. per i vietna
miti come del resto per i ci-
nesi e i giapponesi. non dura 
un giorno. ma 15 giorni. II pri
mo giorno non si fa assoluta-
mente nulla, il secondo giorno 
e'e l'aperlura di tutti gli af-
fari: i commercianti iniziano 
le vendite. i pescatori inau-
gurano la pesca. gli studenti i 
loro esercizi di lettura e di 
scrittura. La notte intercedente 
fra questi due giorni e detta il 
principio del sopno. poiche tra-
dizione vuole che ciascuno so-
gni il suo avvenire. 

Tn Cina. il Qunniem, il primo 
giorno lunare. che nel nostro 
calendario corrispondeva al 28 
gennaio. viene salutato con 
grandi feste popolari. mentre 
sulle mense trionfano nidi di 
rondine. 

In Giappone. il 1. gennaio. 
che solo dal 1870 coincide, sal
vo i fusi orari. con quello di 
tutto il mondo. gli affari sono 
sospesi. tutte le case si spa-
lancano e 1'ospitalita viene 
praticata con larghezza scono-
sciuta in Europa. E' il giorno 
dei doni, degli auguri e dei 
divertimenti: i soli che lavora-
no sono i colies (gli addetti a 
portare i doni) e le gheishe. 

In India, il Capodanno e al
legro. decorativo, teatrale: gli 
indiani passeggiano con i loro 
cari portando in giro idoli de-
corativi di ghirlande. dinanzi 
ai quali ritmano i loro gesti 
e intrecciano le loro danze. Di-
verso e. invece. il Capodanno 
turco dove i figli di Allah di-
giunano. come diverso e quello 
di Teheran dove e un giorno 
di tristezza. 

L'uso di cominciare l'anno 
dal 1 gennaio e. oggi. diffuso 
ovunque. ma come abbiamo ac-
cennato all'inizio non fu sem
pre cosi. Entr6 nelle abitudi-
ni dei popoli assai lentamente 
e solo molto tardi fu adottato 
ufficialmente dai Governi. Nel
la stessa Italia si affermo mol
to tardi. solo nel 1450 e nel 
sec. XVI in tutta Europa. Si 
comincid a Milano nel 1457 nel
la Cancelleria Ducale. nel 1510 
a Lucca, nel 1582 a Roma sot-
to Gregorio XTTT il riformatore 
del calendario e. addirittura. 
nel 1600 in Sicilia. La Repub 
blica Veneta rimase ferma al
le tradizioni e considerava 
aperto l'anno legale con il 
1. marzo e cift durd fino al 
1797. L'anno bizantino comin-
ciava con il 1. settembre. In 
Occidente l'Era dei Cesari e 
di Spagna comincia con j l 1. 
cennaio: l'Era massonica" con 
il 1. marzo. l'Era Olimpica con 
il 1. luglio. l'Era maomettana 
(Egira) inizia con il 16 luglio 
e ricorda la fuga di Maomctto 
a Medina. NelKantichita si ave-
vano per il Capodanno quattro 
specie di riti: apotropeici.au-
curali. di\inatnri. Hinprari 1 
primi partivano dall'idea che 
bisognava distruggere tutto il 
male fisico e morale. A Roma. 
il 1. marzo aveva inizio l'anno 
religioso e si rinnovava il 
fuoco di Vesta, si rendeva 
omaggio ai Flamini e ai Magi-
strati. donde la consuetudine 
deeli auguri ai Capi di Stato e 
alle autorita. Fu intomo al 
153 a C. che Panno civile fu 
fissafo nel 1 gennaio con tutto 
il suo cerimonialp e il suo ba-
eaglio di tradizioni. Fra que
ste la piu importante era quel
la dei regali. sfrcno donde 
strenna. che pare risalga al 
!o2eendario Tito Tazio. 

Accanto alia strenna soprav-
xivono. nelle varie recioni ita-
liane e aU'estero. particnlari 
tradirioni e costumanze rituali 
(i romani sono soliti salutare 
l'anno nuovo buttando i cocci 
dalla finestra). ma. in genera-
le. rinizio dell'anno nuovo vie
ne salutato in modo festoso e 
in alcuni Paesi. come la Ger-
mania. i fpstegeiamenti assu-
mono Tasoetto di \m carneva-
le: in URSS le persone. secon
do un'antica tradizione. si sa-
lutano e si abbracciano cor-
dialmente: in Europa come in 
America la festa del Capodan
no tende a diventare sempre 
meno tradizionale e rituale per 
assumere aspetti piu modami 
e industrializzatl. 

PERCHE* NON SI INSEGNA 
PW A SCRIVERE COMIN-
CIANDO DALLE ASTE? 

Cara Unita, ho un bambino che quest'anno fa 
la prima elementare. Con stupore ho notato che, 
anzlche cominciare a fargli fare puntl e aste e 
vocalt, la maestra pretende di inlzlarlo alia scrit
tura partendo da parole Intere. A parte II fatto che 
mlo figlio non era ancora capace di tenere la penna 

In mano. perche mla moglie ed lo lavoriamo e non 
abbiamo avuto tempo per insegnargllelo (e qulndl 
non tl dlco quanti pasticci combina sul suoi qua-
dernil) non rlesco proprio a capire il crlterlo dl 
questo per me nuovo metodo dl Insegnamento. 

Tino Lauri (Milano) 

quella nine.sfra — e dalla 
quasi totalita degli insegnati' 
ti — e invece criticabile, 
per cosl dire, piu < da si
nistra > che < da destra >. 
Se $ vero. injatti, che una 
parola ha piu senso di un 
certo numero di lettere. e* 
anche vero che costringere 
i bambini a scrivere e leg-
gere una parola per volta 
significa mortificare il loro 
pensiero e la loro capacita 
d'espressione, che a .sei an
ni e gia molto avanzata e si 
articola non m parole isola
te ma in proposizioni e pe
riod'!, talvolta anche com-
plessi, come tutti sanno. Da 
questo punto di vista, il 
metodo generalmcnte appli-
cato usurpa il titolo di me
todo naturale col quale vie
ne solitamente indicato, 
Molto vieglio muovere dal
la /rose, e non da una }ra
se qualsiasi imposta dalla 
maestra (come necessaria-
mente vengono imposte le 
parole staccate), ma da una 
frase che emerga da un in-
teresse vivo e sentito, espri-
ma un'esperienza della clas
se. Se si decide di scrivere 
la frase che risponde a 
quell'interesse, il maestro 
la formula a voce, poi la 
trascrive alia lavagna, gli 
alunni la copiano, facendo 
quel «pasticcio > che co-
munque farebbero anche se 
dovessero tormentarsi con 
aste e puntini o giocherella-
re a vuoto con le parolette, 
ma sapendo che stanno scri-
vendo la loro frase, il loro 
pensiero. verso il quale si 
rivolqono con maggior ric-
chezza affettiva che non 
verso una parola e tanto 
meno verso vocalt e conso-
nanti e seqni scompagnati. 

Anche per quanto riguar-
da il momento dell'analisi e 
della ricomposizione. e'e pe
ro molto meccanicismo nella 
pralica corrcnte: la pnicolo-
gia sta approfondendo il 
problema del globalismo. e 
la stessa esperienza scola-
stica insegna che non e'e 
una fase di pura globalitd 
che termini in un punto pre-
ciso per dar luogo alia fase 
dell'analisi, ma che i due 
momenti s'tntrecciano per 
mesi e addirittura per an
ni, e che si tratta di volta 
in volta, alunno per alun-
no. di comprendere quale 
grado di approccio analitico 
in quel momento e possibile 
(in effetti un insegnamento 
che non sia in larga misu
ra individualizzato presenta 
gravi difetti). 

Non si pud dire molto di 
piu, in questa nota. Se il 
lettore volesse spendere 
qualche centinaio di lire per 
comperare e impegnare 
qualche ora a leggere un 
bellissimo libretto, Le nuo-
ve tecniche didattiche di 
Bruno Ciari, di cui gli Edi-
tori Riuniti hanno appena 
stampato la seconda edizio-
ne, si muterebbe assai ra-
pidamente da critico «di 
destra » in critico « di sini
stra » del metodo naturale. 
e oltre tutto potrebbe diven
tare un prezioso collabora-
tore della maestra (tanto 
piu se riuscisse, e non & 
sempre facile, a farlo leg
gere anche a lei). 

La critica del nostro let-
tore muove da una con-
siderazione solo apparente-
mente giusta: se le parole 
sono composte di sillabe e 
le sillabe di lettere. perche 
iniziare dal composto e non 
dai componenti? Su questo 
principio si basavano i me-
todi con cui hanno impara-
to a leggere e scrivere qua
si tutti coloro che hanno 
piu di trent'anni (e che, 
siccome le lettere sono 
composte di segni piu o 
v eno diriiti e curvi e di 
,)unti, sono passati prece-
dentemente attraverso il 
noiosissimo tirocinia delle 
aste e dei puntini). II meto
do funzionava, ma non si 
adeguava alia situazione 
psicologica degli alunni. ed 
era percio troppo pesante. 
1 fanchdli di sei anni, in
fatti, hanno una visione piu 
sincretica. comp/essira e, 
dal punto di vista adulto, 
piuttosto confusa delle co
se. Un insieme di simboli 
grafici o un insieme di og-
getti per un bambino pri
ma di essere un composto 
i un tutto. rerso il quale 
egli s'atteggia con una 
comprensione globale. Que
sto accade, in misura mol
to minore. anche per I'adul-
to. il quale appena entra in 
contatto con gruppi d'oq-
getti nuovi immediatamen-
te tende a percepirli come 
un tutto non analizzato (la 
foresta. per intenderci. non 
la somma degli alberi che 
la compongono). Del resto 
un'esperienza molto comu-
ne. per tornare al proble
ma del leggere e dello scri
vere. e quella di bambini in 
eta prescolastica che leg-
gono parole die hanno oc-
casione di vedere spesto 
(titoli di rubriche televisi-
ve, insegne di negozi, eti-
chette di barattoli, targhe 
di atdobus), cioe sono in 
grado di riconoscerle senza 
saperle scomporre nei loro 
elementi semplici — le let
tere — e ricomporre sinte-
ticamente come faranno 
quando avranno appreso a 
leggere. Lo stesso tipo di 
discorso vale per la scrit
tura. E poi. Vapprendimen-
to a partire dalle lettere e 
dalle sillabe non sarebbe 
meno meccanico di quello 
in uso. In ogni caso, sia che 
scriva copiando delle pa
role, sia che copi delle let
tere, il bambino deve pas-
sare attraverso un periodo 
nel quale bisogna che ac-
cetti un materiale che non 
possiede ancora come pro
prio. Ed e molto meno mor-
tificante aver a che fare 
con parole di ctii si cono-
sce il significato che con 
puri segni che presi a si 
non significano nulla ed ac-
quistano un senso solo quan
do sono riuniti in una paro
la. Gradatamente, nel giro 
di qualche mese — tanto 
meglio se la maestra non ha 
fretta — il bambino con un 
processo nel quale ha mol-
ta parte, ma non esclusiva. 
la spontaneita. analizza e 
giunge a comprendere la 
funzione delle lettere e delle 
sillabe ed a canauis*are le 
parole nella loro caratteri-
stica di composti. 

Ora, non trasecoli il let-
tore: il metodo usato da Giorgio Bini 

RADIO 

MUSICA BEAT 
E FILO-
DIFFUSIONE 

Cara Unlta, e vero che 
la radio ha allestito un « ca-
nale > speclale per la musica 
beat tramite la fllodiffusione? 
E che cosa e questa «fllo
diffusione i? T| sard grato 
se ml lllumtnerai su questa 
faccenda mlsteriosa anche 
per moltl mlel amid. Grazle. 
Paolo Terreni (Scandicci) 

SI, <? vero: la radio ha 
allestito un intero program-
ma di musica beat dedica-
to ai giovanissimi, program-
ma che dal giorno U dicem-
bre viene irradiato sul quin-
to canale della filodiffusio-
nc. La radio apre le port* 
ai giovani? Da un pezzo. or
mai. la radio s'e accorta che 
doveva svecchiare i propri 
programmi e lo ha fatto con 
una serie di trasmissioni in 
parlicolar modo dedicate ai 
« meiio-rcriti >. t\desso Ian-
cia il quinto canale: e evi-
dente che si tratta di un 
modo per popolarizzare la 
fllodiffusione la quale, pur 
essendo in funzione da otto 
anni, c rimasfn un fenome-
no abbaslanza ristretto. 

La filodijfusione si basa 
su di un principio molto 
semplice. e cioe la diffusio-
ne dei programmi radio via 
filo. 11 fdo e nato prima del 
la radio e delle ande elettro-
magnetichc. L'energia elet-
trica viene trasmessa via 

-filo. Trasmettere attraverso 
le onde significa raggiunge-
re lunghe distanze. rispar-
miare costose attrczzature. 
permettere la ricezione in 
luoghi anche privi di im-
pianti e quindi di fili. Ma 
comporta una serie di di-
sturbi e di dispersioni a tut
to scapito della fedelta. Co
me trasmettere i program
mi ai sinaoli apparecchi ra
dio via filo e senza essere 
costretti a fessere una nuo 
va tela di cnlleaamenti? Uti-
lizzando i fili gia esistenti. 
Quelli del telefono sono i piu 
adatti (non a caso servono 
gia a trasmettere la voce). 
Ecco quindi che. dalla cen
trale, le trasmissioni radio 
vengono immesse sul fdo del 
telefono dell'abbonato che 
ne fara richiesta, ad una 
frequenza diversa da quella 
con cui viene trasmessa la 
voce umana. Su uno stesso 
filo. infatti, possono essere 
trasmessi impulsi di diversa 
frequenza, ognuno dei quali 
mantiene, per cosl dire, la 
propria indipendenza. Al 
momento della ricezione. 
speciali fillri selezionano le 
diverse frequenze per cui 
una fara ricevere la voce 
del telefono, un'altra sara 
convogliata all'apparecchio 
radio e trasmettera i pro
grammi della fllodiffusione. 
Per averla. bisogna far ri
chiesta alia SIP ed acqui-
stare poi: o un sintonizza-
tore (il « fillro >) del costo 
di circa 30.000 lire da allac-
ciare ad un apparecchio ra
dio: o un ricevitore che con-
tiene oid il sinfonizznlore e 
sostititisce anche Vapparec-
chio radio (prezzo circa 40 
mila lire). La fllodiffusione 
pxio essere ricevula anche in 
stereofonia. 

Leoncarlo SettimelH 

JL 

r KOT(K;R\FIA 

PELLICOLE IN BIANCO E NERO E A COLORI 

Cara Unita, la c Ferrania >, mi pare, e una della 
piu grandi case italiane per la produzione di mate
riale fotograflco e cinematografico. Mi hanno detto 
che questa societa, acquistata qualche tempo fa da
gli americanl, produce, ora che e in mano straniera, 
materiale fotograflco mlgliore dl prima quando tra 
Italians. E' vero? Vorrel sapera anche qualcosa dl 
piu su questa azienda. La cosa ml Interessa perch* 
sono un fotografo alle prime »rml • non ml fido 
molto. In quanto a pellicolo, del consign del cosld-
detti « espertl >. 

G. Pavan (Venezia) 

E' rero che la «Ferrania» 
e una delle piu grandi ca
se italiane per la produzio
ne di materiale sensibde. 
Attualmente. ha circa 3500 
dipendenti e produce ogni 
anno 25O0O0 0OC di metri li
near! di pellicola cinema 
35 mm., oltre 6.000.000 di 
metri quadri di pellicola 
Tadiografica e 6.000.000 di 
rneiri quadri di prodotti fo-
lo-cinematografici vari. 

La «Ferrania» nacqve 
sotto allro nome nel 1915, 
quando la SIPE. una socie
ta per la fabbricazione di 
esplosivi, acquistd un vasto 
terreno a Pianceriseto (Fer
rania). Dopo la grande 
guerra, la SIPE comincid a 
fabbricare il supporto di 
celluloide per pellicole ci-
nematografiche. La ragione 
sociale fu, a questo pun
to modificata in cF/LM» 

(Fabbrica italiana lamine 
Milano) con capitate per 
il cinquanta per cento del
la francese tPathi Freres*. 
Solo nel 1923. alia Esposi-
zione di Torino, la societa 
presento la prima pellico
la cinematografico. Qualche 
anno piu tardi, la «Pafhe 
Freres > ritirb dall'impre-
sa il proprio capitale. Sei 
1933 la societa a&sorbi la 
ditta Cappelli. che fabbri-
cava lastre fotogrcfiche, e 
ditenne di proprieta del-
V1RL 

Cinque anni piu tardi. la 
societa fu ribaUezzata «Fer-
rania * e passo aH'JRZ. 
Qualche anno dopo, V1R1 
cedette il complesso al-
VIFI. Nel 1949, la * Ferra
nia > inizid la produzione 
del materiale sensibile a 
colon per la fotografia e 
U cinema. Nel 1964, infine, 

la € nostra > maggiore pro-
duttrice di materiale sen
sibile. fu acquistata dalla 
3M Company di St. Paul 
(Usa). La potente societa 
americana. attraverso la 
€ Ferrania ». cerca ora di 
conquistare i mercati eu-
ropei in concorrenza con 
I'ancor piu potente societa 
USA, * Kodak *. Non risul-
ta che Vattuale produzio
ne sia migliore della prece-
dente per Vintervenlo finan-
ziario americano. 11 mate
riale sensibile ha invece sc-
guito la strada generate del 
progresso tecnologico. La 
c Ferrania *. comunque, ha 
buone pellicole m bianco e 
nero. ma per il colore non 
e in grado di regqere con-
fronti con la Kodak. 

w. s. 
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