
Le «assenze» 
del telegiornale 

Cento Telegiornali fra il 29 gennaio eT8 mag-
gio 1967 passatl al vaglio di una analisi metico-
losa ed attenta: secondo per secondo, notizia per 
notizia, immagine dopo immagine. Questo il lavoro 
svolto da un gruppo di giovani bolognesi ( i l« Grup-
po di Studio - strumenti audiovisivi e pubblici ») 
e reso noto in questi giorni. L'Unita per prima ha 
seguito e segnalato questa importante ricerca: 
tuttavia riteniamo utile presentare oggi per esteso 
i brani piu significativi di questo « quaderno » di 
documentata denunzia. Pubblichiamo infatti quel 
che il Gruppo ha definito le « assenze » del Tele
giornale: i temi, cioe, che nei mesi segnalati la 

stampa italiana ha seguito con gran rilievo in pri
ma pagina e che il Telegiornale ha taciuto o se
gnalato in ritardo ed in modo distorto. Quelle che 
citiamo (riportando il testo letto dallo speaker del 
Telegiornale e i t itoli dei quotidiani) sono le « as
senze » del passato. Ma il discorso e valido anche 
oggi: valga per tutte il silenzio sulle grandi mani-
festazioni popolari di questi giorni per le pensioni 
II Telegiornale non ha avuto non diciamo il coraggio 
di una « diretta » o di un servizio filmato: ma nem-
meno quello di passare una foto, che pure erano 
arrivate a decine in tutte le redazioni perfino at-
traverso le agenzie ufficiali di stampa. 

L'ultima censura TV: delle grandi manifestazioni di giovedi scorso per le pensioni, non e stata data neppure una fotografia 

SIFAR 
I QUOTIDIANI (124 titoli) 
31 gennaio — L'UNITA', interno a 
5 col. Oggi 11 governo rispondera 
al Senato sul Sifar. CORRIERE 
DELLA SERA 1J pag. 6 col. II 
Sifar, le sue attivita ed i motivi 
degli avvenuti mutamenti e del-
l'inchiesta. 
1 febbraio — LTJNITA', 1. pag. 4 
col.: Tutti schedati gli uomini po-
litici IL GIORNO, 1. pag. 7 col.: 
Niente 007 nei metodi Costituzio-
nali • IL MESSAGGERO, 1. pag. 
6. Col.: Tremelloni risponde a Mes-
seri sulle attivita del Sifar. 
18 febbraio — LTJNITA', 1. pag. 2 
col.: Inchiesta giudiziaria sul Sifar 
- L'AVANTI!. 1. pag. 3 col.: Sifar: 
la Procura apre una inchiesta-
CORRIERE DELLA SERA, interno 
3 col.: Una inchiesta giudiziaria per 
le rivelazioni sul Sifar. 
13 aprile — IL CORRIERE DELLA 
SERA, 1. pag. 2 col.: La relazione 
sul Sifar all'esame di Saragat e 
Moro 
16 aprile — LTJNITA'. 1. pag. 3 
col.: Sostituito il Capo di Stato 
maggiore dell'esercito - L'AVVENI-
RE DTTALIA, 1. pag. 1 col.: Sosti-
tuito De Lorenzo. Capo di Stato 
maggiore dell'esercito - CORRIERE 
DELLA SERA. 1. pag. 5 col.: La 
nomina del gen. Vedovato a capo 
di Stato Maggiore dell*Esercito 
22 aprile — LTJNITA' 1. pag. 5 col.: 
Tremelloni nega le responsabilita 
politiche per le attivita del Sifar * 
L'AVVENIRE DTTALIA. 1. pag. 5 
col: Dissensi al Senato sulle risul-
tanze dell'inchiesta sull'attivita del 
Sifar - IL GIORNO. 1. pag. 7 col.: 
Le deviazioni del Sifar. 
4 maggio — LTJNITA'. 1. pag. 7 
col.: Moro impone il voto di fidu-
cia per soffocare la verita sul Sifar 
- L'AVVENIRE DTTALIA, I. pag. 
4. col.: La fiducia al governo con
clude un agitato dibattito sul Sifar -
IL MESSAGGERO, 1. pag. 5 col.: II 
governo ottiene la fiducia sulla que
st ione del Sifar. 

TELEGIORNALE 
II TLG ha parlato del Sifar sol

tanto in 5 notizie, per un totate 
di 8'50". Di queste, due soltanto 
avevano per oggetto dichiarato il 
Sifar. Due notizie erano nconduci-
bill all'argomento soltanto per chi 
ne avesse gia approfondita cono-
scenza. 
TLG del 15 aprtle — 2T0" — II 
Consigho dei Ministn si e rmnito 
• Palazzo Chigi sot to la presidenza 
dell'on Moro II Consigho ha ascol 
tato una relazione del Mimstro del-
la Difesa sui nsultati dell'inchiesta 
relative all'attivita del Sitar nei cui 
ambito e stato accertato che si era 
no venficate sul set tore informal! 
vo alcune deviazioni nspetto ai fi 
ni istituzionali del servizio. II Con 
•iglio ha quindi approvato alcuni 
disegni di legge proposti dal Mi 
nistro degli Esteri™ (dopo altre no
tizie estranee al Sifar)™ Su pro-

posta del Ministro della Difesa il 
Consigho ha quindi deliberato la 
nomina del generate di Corpo d'Ar-
mata Vedovato a Capo di Stato 
Maggiore dell'esercito in sostituzio-
ne del Generale di Corpo d'Arma-
ta Giovanni De Lorenzo (segue bio-
grafia di Vedovato). 
TLG del 18 aprile — 5" — II presi-
dente Saragac ha ricevuto 11 Gene-
rale Vedovato. 
TLG del 2 maggio — 4'5" — (Inl-
zio con ricapitolazione sull'approva-
zione del Bilancio al Senato, poi 
in chiusura)... Pu6 inline essere con-
siderata una fase anche giustifica-
ta del dibattito sui problem! del-
la difesa la discussione che e co-
minciata proprio oggi alia Camera 
sulla questione dei servizi di sicu-
rezza — discussione originata da 
varie mozioni, interpellanze e inter-
rogazioni di vario colore politico. 
II Servizio Informazioni delle For-
ze Annate, meglio conosciuto co
me Sifar, recentemente ribattezza-
to SID, cioe Servizio Informazione 
Difesa, e stato oggetto di inchiesta 
ministeriale. Conclusa l'inchiesta al
cune settimane fa il Consigho dei 
Ministri ha fatto sapere che nei 
settore organizzativo si erano ven
ficate alcune deviazioni dai fini isti
tuzionali Una settimana dopo il 
Ministro della Difesa ha spiegato 
al Senato la natura di queste de
viazioni, detto in termini chiari, 
sparizione di documenti nservati e 
formazione di fasctcoli che non ave
vano a che fare con problemi della 
sicurezza dello Stato. ma piuttosto 
con problemi personali e privati. 
Lo stesso Tremelloni ha detto che 
misure di vario genere hanno ri-
condotto il servizio ai suoi fini isti
tuzionali che sono appunto quelh di 
spionaggio e controspionaggio a di
fesa della nazione. 
TLG del 3 maggio — 1'55" — Alia 
Camera, al termine del dibattito 
sul Sifar, I'assemblea ha conferma-
to la fiducia al governo dell'ono-
revole Moro... L'ordine del giorno 
approva l'azione svoka dal gover
no per ncondurre 1'attivita del Ser
vizio Segreto Militare sot to la di 
retta responsabilita del ministro del
la difesa. neH'ambito delle fmahta 
e dei suoi compiti istituzionali. 
Prende anche atto deirimpegno del 
governo di perseguire ogni eventua
te responsabilita anche di carattere 
penale a qualunque livello ammini-
strativo o politico. In precedenza 
la Camera ha respinto due mozio
ni. una dei comunistt ed una dei 
Iiberalt„ (seguono altre informazio
ni generiche). 

Caso Bazan 
I QUOTIDIANI (93 titoli) 
16 marzo — IL GIORNO. I. pag. 
1 col.: Arrestato Vex Presidente del 
Banco di Sicilia • CORRIERE DEL 
LA SERA, 1. pag. 2 col.: Arrestato 
Carlo Bazan, gia presidente del 
Banco di Sicilia. 

17 marzo — L'AVANTI!, 1. pag. 4 
col.: AllTJcciardone l'ex Presidente 
del Banco di Sicilia • L'AVVENIRE 
DTTALIA, 1. pag. 3 col. Trasferito 
in carcere il dott. Carlo Bazan. 
18 marzo — LTJNITA', 3. pag. 6 
col.: Per U Governo il Banco dello 
scandalo era un luminoso esempio • 
L'AVVENIRE D'ITAUA, 1. pag. 
4 col.: Proporzioni sempre piu al-
larmanti per l'inchiesta del Banco 
di Sicilia. 
19 marzo — L'AVANTI!, 11. pag. 4 
col.: II caso Bazan: attese nuove 
incriminazioni. 
20 marzo — IL GIORNO, 1. pag. 2 
col.: Bazan oggi interrogato dalla 
polizia. 
21 marzo — IL MESSAGGERO, 11. 
pag. 3 col.: L'ex Presidente del Ban
co di Sicilia interrogato per tre ore 
dal Magistrate 
22 marzo — IL GIORNO, 1. pag. 2 
col.: Banco di Sicilia, altri arre
st i? 
25 marzo — LTJNITA', 5. pag. 3 
col.: Caso Bazan, interrogato il pre
sidente del Banco • CORRIERE 
DELLA SERA, 2. pag. 1 col.: Inda-
gini a Milano sull'affare Bazan. 
29 marzo — LTJNITA', 1. pag. 4 
col.: II magistrato interroghera Co 
Iombo. Mattarella e Carli ? 
L'AVANTI!, 1. pag. 4 col.: Attesi 
clamorosi altri sviluppi dopo 1'ar-
resto di Gaetano Baldacci 
29 aprile — CORRIERE DELLA 
SERA. 2. pag. 2 col.: E' stata ne-
gata a Bazan la liberta prowisoria. 
8 maggio — LTJNITA'. 2. pag. 1 
col.: Interrogator! a Roma per lo 
scandalo Bazan. 

IL TELEGIORNALE 
Ha dedicato al caso Bazan una 

sola notizia di 45". 
TLG del 17 marzo — 45" — La si-
tuazione del ~ Banco di Sicilia in 
materia di partite di credito in sof-
ferenza e del tutto normale. Lo ha 
dichiarato all'Ansa il presidente del 
Banco, Ciro di Martino, in riferi-
mento a notizie di stampa apparse 
dopo l'arresto awenuto a Palermo 
dell'ex presidente deUTstituto. Ba
zan. Senza entrare nei mento di 
quanto e al vaglio della magtstra-
tura. prosegue la dichiarazione del 
Presidente del Banco di Sicilia, ten-
go a chianre che le partite di cre
dito in sofferenza costituiscono una 
componente normale dell'attivita 
creditizia che non altera l'equihbno 
della gestione. La dichiarazione si 
conclude confermando la solidita 
del Banco di Sicilia ed invitando , 
alia fiducia i clienti deUTstituto. 

Caso Tavolaro-
Giallombardo 
I QUOTIDIANI (18 titoli) 
25 febbraio — LTJNITA', 1. pag. 1 
col.: Critico Tavolaro: sotto inchie
sta Giallombardo • L'AVANTI!, 1. 
pag. 3 col.: Giallombardo caccusa-
to» per le proteste levate sul ca

so Tavolaro - IL GIORNO, 2. pag. 
2 col.: Tavolaro e la commemora-
zione di Rocco. 
28 febbraio — LTJNITA', 2. pag. 3 
col.: I magistrati solidali con il 
presidente Giallombardo - IL MES
SAGGERO, 9. pag. 3 col.: Associa-
zione Magistrati solidale con Gial
lombardo. 
10 aprile — IL GIORNO, 1. pag. 1 
col.: Sciopero Magistrati: decisione 
14 maggio - CORRIERE DELLA 
SERA, 3 col.: Provvedimento disci-
plinare contro il magistrato Gial
lombardo. 

IL TELEGIORNALE 
Del caso Giallombardo-Tavolaro 

il TLG non ha mai parlato. 

Pace (Humphrey 
in Europa) 
I QUOTIDIANI (17 titoli) 
7 aprile — LTJNITA'. 1. pag. 4 col.: 
Humphrey a Berlino in un'auto 
blindata - L'AVVENIRE DTTALIA, 
1. pag 3 col.: Eccezionah misure 
di sicurezza per Humphrey in visi-
ta a Berlino CORRIERE DELLA 
SERA. 22. pag. 3 col.: Eccezionale 
servizio d'ordine per Humphrey a 
Berlino. 
8 aprile — L'AVVENIRE DTTALIA. 
12. pag. 5 col. Humphrey accolto a 
Parigi da violente manifestazioni 
ostili - LTJNITA', 1. pag. 4 col.: Vio
lente manifestazioni contro Hum-
prhey - CORRIERE DELLA SERA, 
1. pag. 1 col.: Bruciata una bandie-
ra americana. Prevista una nota di 
protesta americana - IL MESSAG
GERO, 2. pag. 4 col.: La visita di 
Humphrey a Parigi turbata da nu-
merosi incident!. 
9 aprile — LTJNITA'. 6. pag. 4 col.: 
Humphrey scortato a Orly dai fi-
schi dei parigini. 
W aprile — LTJNITA', 3. pag. 3 col.: 
Anche a Bruxelles vernice e uova 
marce per Humphrey - IL MESSAG
GERO, 1. pag. 2 col.: Lancio di 
arance e barattoli contro Hum 
phrey a Bruxelles. 

IL TELEGIORNALE 
Una sola notizia: 

TLG del 9 aprile — 35" — II vice-
presidente americano Humphrey ha 
concluso oggi a Bruxelles la sua 
visita ai van paesi dell'Europa Oc
cidentale. Dopo gli incontri politic! 
di ieri stamane Humphrey s'e re-
cato a rendere omaggio al monu 
mento al Milite Ignoto nella piaz
za de' Congresso di Bruxelles C'e 
stata una manifestazione di prote
sta organizzata da circa 200 giova 
ni La polizia ha operato una cm 
quantina di fermi. Men tre Hum 
phrey stava per nsalire in macchi-
na un gruppo di persone lo ha 
applaudito. II vice presidente ame
ricano lascera domani Bruxelles al
ia volta di Washington. 

colloqui 
^ Lo dimensione 

dell'uomo 
di Marcuse 

I N QUESTO pehodo di agitazio 
tie nolle Universita, si sente 

spesso parlare di Marcuse come il 
filosofo al quale st ispirerebbero 
gli studenti, non solo in Italia ma 
anche in altri Paesi. Non ho letto 
nessuno dei suoi libri: mi interesse 
rebbe enuasrere le linee essenzmh 
del suo pensiero e i punti di contra 
sto con il marxismo. 

MAPTO RAVENNA 
(Ascoll Piceno) 

Rispoiule 

Michelangelo Notarianni 

Ci HI E' Herbert Marcuse, il filo 
4 sofo famoso e popolarissimo 

partioolarmente nei movimenti stu-
dpnteschi sorti in ogni parte del 
mendo occidentale? 

Dovendo dare una nsposta sinte 
tica, diremmo che si tratta di una 
figura di transizione (come Lukacs. 
Adomo. Horkheimer) che congiunge 
la grande cultura marxista tedesca 
degli anni '20 (sconfitta nella piu 
tragica vicenda vissuta dal movi-
mento operaio* alle nuove prospet 
tive rivoluzionarie aperte in occi-
dente negli ultimi anni dalla crisi 
della politica imperialistica. Le pri
me opere di Marcuse, scritte nei pe 
riodo tedesco, sono sconosciute in 
Italia: e sono onere ancora « filo-
sofiche». anche se di grande rilie
vo, in cui si avverte il distarco tra 
elaborazione teoretica e prassi po-
litico-sociale. Piu tardi. dopo la vit-
toria del fascismo. questa separa-
zione sembr6 radicalizzarsi in tutto 
il movimento operaio occidentale 
e soprattutto nella Germania del-
l'emigrazione: la rivoluzione in oc-
cidente sembrft diventare tema di ri-
flessioni sohtarie e di ricerca cul-
turale, piu che una prospettiva po 
liticn (il Partito italiano fu pratica-
mente il solo a costituire una par-
ziale eccezione). Marcuse che era 
stato e rimase per lungo tempo 
collaboratore di Adorno e Hork
heimer nell'istituto di ricerche so-
ciali di Francoforte, fu tra i pochi 
intellettuali tedeschi non comunisti 
che l'emigrazione in America non 
abbia assimilato facendogli smar-
rire il senso della loro esperien-
za. Le sue opere «americane». da 
« Ragione e rivoluzione » a « Eros 
e civilta» a «Soviet marxism» 
flno all'« Uuomo a una dimen-
sione» sono tappe di un cammi-
no estremamente interessante, che 
da una posizione iniziale di « critica 
della civilta» porta a un avvi 
cinamento progressivo a una te-
matica direttamente politica. In 
esse e proprio l'esperienza della 
cultura e della societa «democra*i-
ca » degli Stati Uniti a rivelare in-
sieme l'attualita della diasnosi -mar
xista e l'universalita. nella nostra 
epoca, delle tendenze autoritarie ri-
velatesi col fascismo. La tesi del-
1'« uomo a una dimensione ». I'ul-
timo libro di Marcuse. e in breve 
questa: I'analisi di Marx si e rivela-
ta sostanzialmente giusta, il capi-
talismo ha portato effettivamente 
al suo culmine (tendenzialmente ca-
ta^trofico, come la bomba H ci ri-
corda) i processi di alienazione, se-
parazione dalla natura, di astrattez-
za e di sostanziale irrazionalira ti 
pici del mondo dello sfmttamento 
Su un solo punto — sempre se
condo Marcuse e secondo gran par 
te deU'intellettualita di sinistra a-
mericana e in parte anche euro-
pea, soprattutto nella Germania de
gli anni passati — Marx sembra 
aver errato, nella previsione secon
do cui il capital ismo doveva genera-
re dal suo stesso seno le forze che 
lo avrebbero distrutto: il proleta 
riato non e piii una realta rivolu-
zionaria. L"uomo del nostro tern 
po, l*uomo a una dimensione nel
la descrizione che ne da Marcuse, 
corrisponde effettivamente alia fi
gure del proletano cosi come e 
dehneata negh scritti giovanili di 
Marx. Gli manca soltanto un trat-
to carattenstico, essenziale: la vo-
Ionta, la necessita, persmo la po& 
sibilita della ribellione. La «socie
ta opulenta» con i suoi meccani 
smi occulti e palesi, e una forma 
raffinata di autontarismo che non 
si hmita a contestare e a reprimere 
l'esercizio delle liberta. ma giun 
ge a sopprimeme alle radici il bi-
sogno. nei rapporti material! di pro 
duzione e nei loro riflesso esterno, 
il «tempo libero ». II dominio sulla 
natura, sogno del capitalismo al suoi 
albori, giunge a perfezionarsi nei 
dominio totalitario sull'uomo. La 
scienza si congiunge aU'industria 
nella proibizione a contestare la 
realta esistente, e nella volonta di 
dominio 

Nell'« Uomo a una dimensione» 
(ma oggi sembra che Marcuse stia 
rivedendo questa posizione, anche 
alia luce dei movimenti giovanili 
di massa ispirati dal suo pensiero), 
le alternative alia situazione pre-

sente sono in sostanza due: o la ca-
tastrofe atomica, oppure la ribellio
ne delle forze «estranee al siste-
niii », sostanzialmente le grandi mas
se umane dei continenti colonizzati 

Le obiezioni che la realta sembra 
muovere a Marcuse — ma sono 
obiezioni gia present! alia sua ri-
flessinne — mi sembrano oggi par 
ticolarmente attuali In primo luo 
go non e vero che le masse conta 
dine dei « dannati della terra » sia-
no estranee al sistema- sono an 
zi una grande torza rivoluzionaria 
proprio perche dal sistema trnpena-
li^ta sono coinvolte, e col sistema 
devono fare i conti, con le sue 
component i « mode me » « razionali » 
e « scientifiche » 

In secondo luogo sembra sbagha-
to ridurre alia pura componente 
del « rifiuto » e della « negazione » 
tutto cib che non e assimilabile 
agh schemi e alle strut hire del 
capitalismo: la realta culturale e ci 
vile dei continenti «precapitalist!-
ci » rimane una realth positiva, an
che se e messa in crisi dalla bru 
talitii del mpecanismo capitalistico 
Le piu recenti esperienze rivoluzio
narie di questi continenti mostra 
no anzi la non riducibilita della lot-
ta dei popoli alia componente «e-
sterna» della fame e della lotta 
per la sopravvlvenza: senza un espli-
cito mndello di civilta. antitetico 
al modo di produzione borghese 
non e possibile anche nei «Terzo 
mondo » condurre avanti In lotta ri
voluzionaria Ancora, la stessa ana
lisi sociologica piu recente — e re
cent issime esperienze politiche — 
vanno dimostrando nei concreto del 
le stesse societa occidentali la esi-
stonza di residui precapitalistici che 
il sistema borghese puo utilizzare 
ma non mai assorbire compiutamen 
te (pensiamo. in primo luogo, al-
Pinsopprimibile carattere « critico » 
della cultura, su cui proprio Mar
cuse ha insistito). 

Le nuove contraddizioni del siste
ma. quelle che ne toccano il cuore. 
i fenomeni deU'irrazionalita econo-
mica e dello «spreco», sembrano 
infine chiamare a un rinnovato 
ruolo rivoluzionario la figura del 
lavoratore produttivo per eccellen-
za, il proletanato industnale. II 
marxismo, insomnia, e ben tonta-
no dall'esser morto, ed e la stessa 
nflessione marcusiana a confermur-
celo: la rivoluzione, come processo 
mondiale, ben lontano dalla sua 
conclusione, rimane affidata all'in-
contro del proletanato con la tota
lity sociale e con le sue contrad
dizioni, non nducibili alia logica del 
meccanismo borghese. 

• La Resistenza 
e i libri di testo 

D A MOLTO tempo vi vorrei par-
re un quesito, non sulle mie 

idee di comunista, ma per una 
preoccupazione che mi par giusto 
segnalare. 

In passato ho piu volte letto le 
critiche de «I'Unita» verso la no
stra scuola per una grave lacuna, 
quale il mancato insegnamento o 
meglio il mancato inserimento nei 
libri di testo di storm degli argo-
menti che trattano la nostra glo 
riosa Resistenza. I ragazzi ne so
no completamente digiunt e nei li
bri di testo degli studenti non si 
menziona aftatto tale argomento. 

lo ho una figlia di 12 anni che 
frequenta la I media. Benche gia 
in grado di assimilare parecchie 
materie (e anche se in casa mia 
non mancano libri di storia e sva-
riate pubblicazioni) mia figlia, co
me tanti giovani del resto, e com
pletamente ignara di cosa sia awe
nuto vent'anni or sono nella no
stra storia nazionale 

lo quindi vi chiedo se in passa
to vi fu qualche proposta di legge 
per inserire tale materia di storia 
nella nostra scuola. E se cid non 
si e ancora fatto, non sarebbe un 
dovere farlo subito? 

SERGIO NIC ASTRO 
(Cologno Monzese) 

Risponde 

Giorgio Bini 

UN SEMPLICE progetto di leg
ge non affronterebbe il proble-

ma nei suoi termini reali. Quand'an-
che si approvasse un testo legisla
tive nei quale si stabilisse che la 
Resistenza dev'essere insegnata nel
la scuola con maggior ampiezza 
di quanta ghene viene dedicata da 
alcuni fra i libri di storia e di 
educazione civica esistenti. nella mi 
<;liore delle lpotesi si avrebbe una 
aggiunta di nozioni; gl'insegnanti 
che non sanno e non voghono in-
segnare che cosa sono stati vera-
mente il fascismo e il nazismo 
e la ribellione popolare contro di 
essi. continuerebbero come oggi; e 
gli altri non hanno bisogno di ri-
cevere ordini dalla burocrazia mi
nisteriale per formare i giovani se
condo ideali democratici 

Non si vuol negare, naturalmen-
te, che un'informazione esatta e one-
sta sulla storia degli ultimi decen-
ni sarebbe utile e necessaria, ma 
si deve tener presente che i termi
ni del problema sono altri: o la 
scuola continua ad essere impronta-
ta alle ideologie della classe d o 
minante, o vi s'introducono nuovi 
contenuti. che partano dall'analisi 
della situazione odterna m Italia 
e nei mondo. Di questo c'e biso
gno: che tutta 1'impostazione del-
l'insegnamento e dell'apprendimen-
to, senza beninteso trascurare di 
mettere in nsalto le linee generah 
dello sviluppo storico deH'umantta 
(e non della sola Europa), faccia 
centro sui problemi di oggi e alia 
luce di questi problemi insegni a 
comprendere il passato. E' questo 
1'unico modo possibile per far in 
tendere ai giovani che cosa sia sta
to il fascismo. quali siano state 
le sue radici sociali. quali atteggia 
menti abbiano assunto nei suoi con
front! le varie classi e i gruppi 
della societa. come si sono mosse le 
forze organizzate, I partiti. la Chie-
sa, la dinastia, l'esercito e via di 
cendo Ma allora bisogna ptrlare 
dell'Algeria, di Cuba, del Vietnam 
e deU'America latina, dello sfmtta
mento impenalistico, di coesistenza, 
guerra, pace, guerriglia; e ancora: 
di tanti documenti cattolicl che fan-
no appello alia lotta anticapitalisti-

ca, del Concllio, della Populorttm 
progressio e delle contrastanti rea-
zioni che ha suscitato fra le masse 
cattoliche. E bisogna parlare del
la fame, deH'analfabetisino. dello 
sfruttamento, dell'oppressione di 
classe in tutto il mondo, a partire 
dall'Italia Cos! i giovani riuscireb-
bero veramente a comprendere per
che dobbiamo non celebrare la Re
sistenza ma isjrirarsi ai suoi moti
vi profondi per agire oggi nella no
stra societa. 

Sia ben chiaro che questo non si-
gnifica per nulla una scuola Idedlo-
gica; significa semphcemente una 
scuola che dice la verita. che non 
confonde le idee ai giovani, non li 
corrompe con un insegnamento che 
gronda ideologia da tutte le parti: 
l'ideologia dei padroni. 

Inoltre bisogna cambiare radical-
mente la struttura del potere nel
la scuola: oggi gli studenti univer-
sitari e domani, forse, quelli medi, 
la" Resistenza la fanno, contro il 
regime oppressivo del potere sco-
lastico e sociale • 

Quanto al tema specifico della Re
sistenza, per6, non e detto che non 
si potrebbe fare qualche cosa l'edi-
tona democratica dovrebbe produr-
re una serie di libri sen, ventieri, 
scientific! di storia contemporanea, 
accessibili come prezzo, linguaggio, 
contenuto, efficaci didatticamente e 
diffonderli su vasta scala, offrendo-
li ai lavoratori attraverso le orga-
nizzazioni di classe. 

Infine, si deve dire che una ra-
gazza di dodici annu pub leggere 
non pochi dei libri » per grandi » 
che trattano dell'antifascismo e del
la Resistenza, dalla Storia di Bat-
taglia al Diario di Anna Frank, rial 
Flagello della svastica alle Letter* 
dei condannati a morte. e cosi via. 
Ma deve leggere la Lettera a una 
professoressa della scuola di Bar-
biana, un ottimo testo di educazio
ne civica, e non del tutto privo di 
nessi col nostro problema, se si 
nilette bene. 

• La verita e 
la legge del 
silenzio 

L 'UMANITA' serba ancora mali che 
I'affliggono, la attanagltano. la 

torlurano. quali il capitalismo. il 
ymlitarismo e tutti i loro denvati; 
denvati che a volte pero prendono 
forma e corpo anche net movimen 
tt comunisti. Una di questi derwa 
ti dei mali dell'umanila che credo 
si debba ritenere tra i piu const-
dcrevoli, e la legge del silenzio. o 
deformazione delle notizie. 

Legge del silenzio che pud ave-
re diverse forme e nomi: omerta, 
per la mafia e il gangsterisnio at-
ti a far salvarc crtcche di crimi
nal!. Ragione di stato: per dijen-
dere ministri in sporchi scandalt. 
Scgreti militari: ora motto di mo-
da per non far luce sul tentato col 
po di stato del 1964. Interesst di 
partito: per salimre president! rfi 
enti, o parlamentari da scandalo-
se ruberie e malefattc. Ragtom dt 
partito: qaando si tacciono noti 
zie e avvenimenti che possono nuo 
cere alia linea dei dirigenti di que 
sto o quell'altro partito. 

Tutta questa deformazione o si
lenzio dei fatti van, elargiti dat 
governi in portamento, dalla stam 
pa, radio e TV e net comizi, com 
porta una educazione di cattiva le-
ga del cittadino, portandolo ad es 
sere fazioso e per ignoranza e per 
omerta, cioe partito preso. Credo 
che se gli uomini onestt, seppur 
militando in diversi partiti poli-
tici o schieramenti religiosi. aves-
sero il coraggio di dire la verita 
quando si tratta di denunciare ru
berie, corruziont. abust di potere 
0 altre malversazioni, Vumantta ne 
trarrebbe grandtssimi vantaggi e 
molti malt si potrebbero neutraliz-
zare. 

Mi si dird che e Utopia aspettar-
st da chi governa con lintngo. U 
rtcatto e la corruztone che possa 
dire pane al pane ecc.. Lo ammet-
to. Ma e attrettanto vero che cht so 
stiene questi governi. in maggio-
runza e gentc onesta, in buona fe 
de. Percio se e posstbile aspettarst 
1 omerta c la deformazione dt no
tizie da governantt e pennaiolt sti 
pendtatt luutamente. troio inunimi* 
sibile che lanima della democra 
zia, la democrazia rivoluzionaria, 
la a verita» sia fuorvtata dat c& 
munislt. 

Vorrei che l'insegnamento dt 
Gramsct a la verita e rivoluztona 
ria» non sta parola dt comodo. ma 
la bandiera che deve gutdarci in 
ogni momento della nostra lotto. 
Solo cosi si potra dare un esem
pio, una prospettiva di chiarezza 
at comunisti, al popolo italiano. 

Mia opinione e che il 9095 per 
cento della omerta e deformazio
ne di fatti e cose provtene dai ne-
mtci, dagli avversari dei comuni
stt e che essi devono essere com-
battutt su tutti i frontt con ogni 
mezzo. Perd quel 5 o 10 per cento 
rale anche per noi: non %iamo tm-
muni. Alludo a quel complesso di 
cui Boffa ci ha detto in poche ri-
ghe: in Cecoslovacchia non si vo-
letano rimozioni e chiartficaztonl 
perchi si temeva di fare apparire 
in Europa che vi era una crisi. 

Ttmori e complesst per le gran
di e piccole cose. Sard anche un 
fattore * interno» di lotta tra U 
vecchio e il nuovo, ma e un fatto 
che $i e acqulsito troppo facilmen 
te il costume di non criticare. non 
smuovere, per timore dell'avversa 
rio Un Partito che non st nnno 
va con esami crtttci costruttwi. 
spregiudicatt per le piccole e gran 
dt cose, si depaupera. perde il ner 
bo rivoluzionario e non e pronto 
per qualsiast eveniema. 

ELLO PERRETTI 
(Correggio - Reggio B.) 

Pes.l/rUnlta 


