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Mondo cattolico 

N PCI non • solo un partito.* • toprat-
tvtfo uti fatto social*. F la tasi di Arnal-
do Na«H In « I comunisti, Pahra Italia » 

Dai tempi 
della scomunica 

al dialogo 

Pedagogia 

M llbro dl Arnaldo Nesti 
/ comunisti, I'altra Italia 
{Edison, Dehoruane. Bologna 
pegg. 232, L 1500) pud offri-
r* ai cattolic- irnpegnatf nella 
politics una serie di spuntl 
ed argnmenti non solo per ve* 
riflcare (mo a qua! punto 11 
»ero mespfi".'! - •••>•! > p sf̂ . 
to realizsato da chi, come par-
tlto. die* d ispirarsi al Crt 
sUanesimo, ma anche per rt-
flettere am perch*. malgrado 
la scomumcu di Pio XII del 
gtagno 1919 ed altre lnsldio-
se manovrf anticomuniste sue-
oassive. la forz* del PCI e pro-
ffressivamf»nt<> cresduta ed og
gi, amsl, questo partito e dive-
nuto la component* essenzia-
1* per II nnnnvflrripnto del no
stro Paese, 11 polo dl attrazio-
ne per tanr lavoratori che pur 
professano la religion* catto-
Uca. 

« Per sard — strive don Ne-
atl — si era pensato che 11 
PCI sarebbe atato un fenome-
no transitork, dovuto alia at-
tuarion* patolofica, alio atato 
di smarnmento del dopoguer-
ra» Pot af e penaato che la 
erescenre forza di questo par
tito «1 altmentasse solo degli 
•content) e. Invece, • 11 PCI 
ai e andato aempre piu af-
fermando. assestandosl intomo 
a due poll: la tradizione so
cialists e l'pp^monia delle or-
pantzzazionl operate d«l mw,-
•ogtorno ». Inoltre. questo par
tito andava tmpostando il dia-
logo con 1 cattolici anche 
quando tutt< lo ritenevano so
lo una tafric.' rnntingente e 
non una seria sedta politica. 
«Llnterrento da parte della 
Chieam contro 11 comunismo 
e oaduto como una vuota 
astraatone, come acqua sufl 
roarmoa. In genere la pole
mic* del parroco nei sermo-
rd domeniral' contro la dot-
trina manrista e il comunismo 
«* stata sterile a. 

n fatto e che 1 eontadtoi, 
fU operai. senza perdere la 
fede degH avt, hanno constats-
to — come rlsulta d^'indagl-
ne sociologies del llbro che 

aecnallamo — che sen** U 
PCI aarebbero rlmesel come 
cinquant'anni fa. D'altra par
te, to indicazioni contenute 
net measageio comunista, che 
accoflievano le aapiraadoni di 
tanti lavoratori credent!, non 
•rano pit) contenute nelle pra-
ticbp dl culto «imnreenate 
pio dl fotdore che dl riferi-
mento evanpHioo". mentre ri-
sultavano tanU> viclne al mes-
sagglo CTIMTU'O di rprt̂ nr.ione 
ohe ciascur<- avwa in se. 

Ecco perch P — osserva No-
atl — « al momento della sco
munica, il dilemma della seel-
ta fra l"ubbldienza al vescovo 
e al parroco con cnn<;t«niente 
rinunda alia speranza di pe
ter migliorarp In nropria con-
dialone e lo sradicamento dal-
la solldarlet • H»I oompafml di 
lavoro e l"ubbldien$a al parti
to si e risolto ben presto a 
vantaggio del secondo ». 

Dopo aver messo in evlden-
za il fatto che 11 PCI si e ca-
ratteriraato nella realtli italia-
na come partito di massa, po-
polare ed aperto apli apporU 
culturali non m rontrasto con 
I ralort di un partito rivolu-
alonario e classista. don Ne-
sti dedicf la srran parte della 
sua rioerca ad anallzzare l'at-
tenxione dei comunisti italianl 
verso 1 cattolici sin dal loro 
Congress^ d' Livorno del 1921. 
Ricorda, a tale proposito, 11 
diacorao di Terracini che ac
cuse il socialismo riformista 
dl essere privo di pro^pftti-
«a storice «per n fatto dl 
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.„ avei suffii:ientemente 
ponderato 1'importanza della 
preaenta dei cattolici nella vi
ta politics e civile del Pae-
a*». Kla — osserva Nesti ~-
gia Intorno al 1918-19 Gram-
act si ponevp contro la tra-
diaione posit.vistica e anticle-
ricale <l '• ""npo. 

L opera di Gramsci m rap-
porto ai Vaticano e al catto
lici vier* ampiamente risco-
r t a e sottol neata dal N'esti, 

quale passa ad analizzare 
tutta l'azson* politica di To-
giiaua per sviluppare, in con-
oreto e malRradr. ]r. .Llfi-olta 
obiettive, u dialogo fra comu-
nisti e cattolici per una colla-
boraaione sui grandi temi del
ta pace e della promozlone 
itiw«a. Questo dialogo ha fat
to 1* sua strada malgrado gll 
opposftori • gli equlvocl, e do
po la avolt giovannea e con-
olliara ha ragiatrato degli svi-
lujppi tntcressanti, non sottan-
to aul piano culturale. ma an-
ane politico hpecialmente in 
eicune rejriun "-r-nnp F'inte-
riatante, a tale propoaito, 1A 
lndagme eociologica sui comu-
oiati ptstoies e dl Siena, 

Oarto, la deatra, i conaerra-
toii cattolic e di altra eatra-
BJOM, par oatacoUra U dialo
go e la collabonuriooe tra co-
munlatl e cattolici, coma ietl 
parlavar. J d. cedimento liba-
rato, di inoderniarno, oggi. do-
pu oha eon caduti altrl apau-
raccni c- :'irc parlano di 
aeadimanto aJ cotmmiampB. 
Par 1 oattoUci - riapood* Na-
tM — dKJofan a ooUabofmr* 

ca iren'srrn rinunda a qualco-
sa per essi esaenziale, ma «pre-
sa ^1 eoscietwa dl ci6 che 1 
comunisti. come fatto aooiale. 
rappresentano per la coacien-
za del credenti». 

Si puft dire, aiurt, che la 
parte piii origuiale della ricer-
ca del Nest? non sta tanto 
nella rteoatrurione, pure si-
gnificativa di un discorso che 
at e andato sviluppando, au 
piani diversl in questl anrd 
in Italia tra cattolici e mar-
xisti, ma neH'indlviduare il 
perch* il PCI, senza aumenta-
re U numen del suoi iscrit-
ti, ha registrato nelle varle 
competizion elettoralj un pro-
gressivn numento di consensl. 
Ne cons#»iruf- — secondo Nesti 
— che il PCI non e solo un 
partito politico una dottrlna 
politica: «t* un preciso fatto 
social*» Di qui l'incidenza 
della sua fona, della sua in
fluenza nelln realta italiana 
fino a toccare, suscitando ap-
passionat< dibattiti. quella e c 
desiale 

SI tratta dl un'anallsl che, 
ae non pu6 essere condivisa 
in tutte le t>ue articolazioni. 
rappresenta un importente 
contributn per far compren-
dere la collocazione e 11 ruolo 
del PCI nella realta italiana. 

Alceste Santini 

Nel terzo anniversario della scomparsa di Celestin Freinet 

Studiava Marx e Lenin 
Feducatore di Vence 
Alia sciola della povera gente della meatafM fraacesi — La prima esperienza nelle Alpi 
Marittime — Una sciepere di qaattre nasi e la selidarieta di Barbasse e Renaii RellatJ 

La partecipaaone al Fronte Pepelare — La saa epera pubdlicata is Italia 

Rai - Tv 

Fra qualche settimana (esat 
tamente 1'8 ottobre) ricor 
re il terzo anniversario della 
scomparsa deU 'educatore fran 
case Csleatin Freinet, la cut 
espertenza pedagogics * ma 
turata nel solco di una vita 
dedicata tnteramente all'inse 
gnamanto (con 1'ausllio pr» 
zioso della moglie Cliae). e 
rlvotta a acavare neUa com 
plessa problematica sociale 
graaie ad una coerente con 
cezione marxista del mondo, 
della storta. dei rapport! fra 
gli uomini, delle ingiustizie 
che ne condizionano la libe
ra eaplicazione anche attrs 
verso la scuola, strumento dt 
indottrinamento e di trasmis-
sione nozionistica di una cul
tura superata, imposts dalle 
classi dirigenti. L'opera e la 
personalita di Freinet d ven-
gono ora restituite, con gran-
de Ilmpidezza e ricca docu-
mentazione da Aldo Pettini 
(Celestin Freinet e le sue tec-
niche, la Nuova Italia, Firen-
ze. 1968, pagg. 145, lire 1000) 
e dalla ristampa (sempre del
la Nuova Italia) di un volu
me dello steaso Freinet lllu-
strante le sue tecniche al fuo-
co della esperienza personale 
e di una didattica viva ap-
plicata in una classe con in-
tereasanti coUegamenti ai prin-
cipi fundamental! cul sono 
giunte la pedagogia e la pal-
cologia contemporanee. 

La tcuola Freinet di Vence 

Nato da un'umile farolglia 
di contadini, Freinet ebbe mo-
do di farsi a contatto con la 
natura (di qui uno spirito 
rousseauiano che non lo ab-
bandonera mai) e con la ml-
seria della povera gente delle 
montsgne francesi: per que-
ste ragioni la «passione so
ciale lo portera a lottare tut
ta la vita per I'elevazione ma
terials e spirituale della clas
se lavoratrice », awicinanaolo 
alia ancor viva le^ione dl Pe-
stalozzl. Entrato nella Scuola 

Mostre 
In Orsanmichala, a Firenie, la prima 
rassegna « Arte • scienza in Totcana » 

I compassi 
di Michelangelo 
e i manoscritti 

del Fucini 
Discutibile operazione culturale in una galoppata attraverso i se-
coli: oggetti d'ogni tempo e d'ogni genere bene ordinati in una 
esposizione che pud soddisfare soltanto una superficiale curiosita 

FIRENZE, settembre 
Orianmlchala, I'adiflclo trecaniasca situate tra II Ouome e Palazzo Vecchto, oaplta In questl 

0 lorn I la prima rassegna c Arte a Scianza in Toscana » (nella donazienl dl collezlenisH, antl-
quarl • studlesl alia raccolta pubbllche nel XX seceio). In poche parole I promotorl dell'lnlzia-
tiva (Azienda del Turismo, organizzatori della sesta € Biennale dell'Antiquariato >, funzio-
nari di soprintendenze musei ed archivi pubblici della Toscana) hanno ritenuto opportuno 
per diversi nr.otivi (lo spazio limitato e la considerazione che la quasi totalita del Musei e 
costituta da opere provenienti 
da collezioni di grand! fami 
glie rinascimentali scompar 
se: e la voperta dell'uovo!) di 
far ruotare la mostra solo in 
torno ad alcuni « pezzi > donah 
alle raceolte pubbUche toscane 
dal 1901 a oggi. Si e dovuto Ta 
re un attento tavoro di selezio-
ne per scegliere le opere piii si
gnificative e rappresentative, 
provenienti in gran parte dalle 
fondaziom Bardini e Romano 
(antiquan), dai Musei Home e 
Stibbert (collezionisti) e dalle 
collezioni di studiosi ed esplora 
ton. Reperti archeologici ed 
esempi etnograflci. rarita pa 
leontologiche e strumenti scien 
tiflci. dipinti e sculture dei gran 
di maestri del passato ed opere 
di contemporanei. rarita biblio 
graAche ed oggetti di arte mi 
nore: di questo si compone 1J 
mostra di Orsanmichele. che 
giustamente gli organizzatori 
hanno deflnito come una specie 
di < cabinet de curiosite >. 

La definitions e appropriata 
per il carattere troppo eteroge-
neo della rassegna. Si intsia con 
la protostona rappresentata da 
ossa di elefante mediterraneo 
rinvenute nel Valdarno superio-
re e la«tre di pietra con im-
pronte di rettili, si passa poi a 
campioni del mondo mioeraJe, 
vegetale cd animate (collezioni 
di farfalle. ammali esotici. ma
drepore giganti del Mar Rosso) 
e si fimsce ad esempi di usi e 
costumi di tutto U mondo: lo 
scudo del negus Johannes di 
Abissima, un paramento rituale 
del Dalai Lama, maschere triba-
li e sculture totemiche 

Si penetra. quindi. nel vasto 
mondo dell'opera deU'uooio: dal-
'a cultu^ «*g'i!a, greca, romana 
ed etrusca (sculture. vasi attici, 
buccheri e moniu) Sno a quel
la dei nottri giorni. D medioevo 
e presente con frammenti di 
•toffs bixantina dell'VUl DC ae-
colo, coo un capitello romano ed 
una matrice per coniatura, In 
pietra, estremamente rare rinve
nute a Farneta di Aretao. Una 
tavola di Guido da Siena dal 
XHI secolo testimonia lo sfolgo-
raote inisio della nostra pittura. 
Una c Madonna col bambino » di 
Ambrogio Lorenxetti. un « Santo 
Stefano t di Giotto, una < Caria-
tlde> di Angelo di Tlno di Ca-
maiono, due tavolette di Blccbor-
oa danno un panorama da) fan-
taaticoJOo. 

L'arte quattrooantaaea • rap 
ta da dot aculture dona' proatntat 

{•Inane e 

Tino di Camaino*. Carlatide » 

(un « San MJchele Arcangelo ») 
e FiUppino Lippi (< La regina 
Vasthi >). mentre gli tnteressi 
umanistid che fermentarono ne-
gli studiosi deU'epoca sono docu-
mentati da un « Cicerone nunia-
no >, dalle carte nautiche stroz-
ziane del 1449, daH'unico esem 
plare del < Credo > dl Dante im 
presso nel 1475 e da una lettera 
di I^renzo il Magniflcco al Car-
dinale Cybo. Si entra in pieno 
Rinascimento con un bronsetto 
di Battifem, una predella del 
Francibigio, una * Madonna coo 
Bambino > di Alonso Bcrguete. 
un manoscritto della < Gerusa-
lenune Uberata > ed un astuccio 
con dieci compass) appartaouto 
a Michelangelo. 

Per I) '800 sono esposte opere 
di Carlo Dold, Bernardo Strozzi, 
Alessaodro Magnaaco • Stefano 
dalla Ball*. Opere di Longhi a 
di Hogarth, un teasuto venesla-
no ed una viola dei fraUlli Car
cass! ricordano al visitator* U 
raffinato T N . 1 macchiatoU -
Fatton. Leg*. Strnesi. Signorini, 
Banti e Cacioni - sono una teati 
menlanu del vertsmo dl una 
parte dalla pittura ottooanteaoa. 
mentre i costumi sono rappre-
aanUti da flgurini di moda e da 
manoscritti del GiuaU • dal Fud-
oi. L'Ottoeanto hi aocne U se-
ooto dalla prime rivoJuakmarie 

da dipinti del PoUaiolo * aooparte adentiftcbe: ad Oraaa-

michele sono esposti diverst stru
menti. tra cui la macchinetta 
elettromagnetica di Pacinotti ed 
un fonografo di Edison del 1890. 

Disegni e dipinti di Picasso. 
Casorati, De Puis e Guttuso of-
frnnn una sommaria indications 
dell'arte contemporanea. Vlsi-
tando la mostra ci troviamo di 
fronte ad una discutibile opera
zione culturale. Si voleva rende-
re omaggio ai donatort delle ope
re e alio stesso tempo oflTrire ai 
visitaton un'antologia di opere 
d'arte e documenti di grande 
valore. Opere d'arte e strumenti 
d sono, ma messi insieme in 
quests maniera vanno a formare 
una sorts di disorganico sussi 
diario artisUco-scieotiflco adatto 
piu a soddisfare una curiosita 
superflciala. che sen lnteressi 
culturali. 

In questo puntare suU'ecoealo-
nale ed U raro, tolti dai loro 
contest! originali, sta il limits di 
fondo della mostra, che oon si 
presents come un < fatto > cul
turale coocluso. capace doe di 
dare un contribute efflcace par 
colmart ii diaucco frs U grande 
pubbuco ed i piu importanti fa> 
nomanj artistid e scientifld di 
cut sono testunonianta la opera 
esposte coo gusto in Orsanmi-
ohalo. 

Carlo Daglinnocantl 

Normale, ne usci maestro net 
1915, partecipando successiva-
mente, come ufficiale di fan-
teria, alia prima guerra mon-
diale: ferito gravemente, ri-
fiuto la condiziooe dl gran
de invalido e la congrua pen-
sione che gli sarebbe spet-
tata per darsi ail'uisegnamen-
to. La sua prima esperienza 
ebbe luogo alia scuola di Bar-
sur-Loup, sulle Alpi Maritti
me francesi, dove trov6 una 
situazione educativa e socia
le dasastrosa. Insieme ai 11-
bn di Ferriere e di Couslnet 
— pedagogisti innovator! — 
leggeva i test! di Marz e di 
Lenin e gia in quests prima 
faae di approfondimento teori-
co i principi di una didatti-
ca viva ed antitradizionaie ri-
cevono 11 neoessario supporto 
da una interpretazione mar
xista della realta e degli ao-
cadimenti umani: scuola e so
ciety vengono cos) ad mtrec-
ciarsi atrettamente neirazlo-
ne educativa del Freinet. 

La sua suocessiva esperien
za — fondata sui testo libe-
ro, aul compJeeso tipograilco, 
aulla eopreaaione grafico-figu-
rativa, aulla corriapondenza 
interacolaetica, sui bollettino 
di oollegamanto e, in aenso 
Piu lato, su un largo spirito-
coilaborativo — ebbe luogo a 
Saint Paul, sollevando 1'oeti-
lita delle autorita e dei mag-
giorenti del paese (ci fu uno 
aclopero nella scuola di quat-
tro meei) cui si contrappo-
neva la soUdarieta con le sue 
injziative pedagogicno e didat-
tiohe, di Barbusse, Romain 
Holland, Ferriere, Wallon. Do-
po un periodo felice, in cor-
rispondenza con la naacita del 
Fronte Popolare, Freinet do-
vette oreaxe una sua scuola 
a Vence con 1'aiuto del lavo
ratori della zona, one la do-
menica andavano a prestare 
gratuitamente la loro opera. 
Alio scoppio della aeconda 
guerra mondiale venne arre-
atato perche comunista (au-
rante la prigionia promosse 
vftrie iniziative a favors dei 
suoi compagni di csxeero) e 
partecipd poi attivamente alia 
lotta di llberaalona. 

La descrizione, anche fug-
gevole, della sua vita e ne-
cessaria per capire il conco-
miuuite iter pedagogico a di-
dattico; Freinet, infattl, non 
parl6 mai di metodo ma dl 
teoniohe, volendo in tal mo-
do intendere la loro flessibi-
uta ed adattabiliU a prooes-
si e fenomeni nuovk «ho te-
so ad orientarmi verso una 
scienza la cui prima esigen-
za e soprattutto quella da es
sere pratica ». TJ punto di par-
tenza del suo discorso edu-
cativo e queUo della spoten-
za vitalen deH'uomo (da non 
confondersi con la volonta di 
potenza di Nietzsche e awl-
cinabile, nel. caso, alio slan-
do vital* di Bergson) che 
«uuma la creators di uno 
siancio invinoibile, la lancia 
avanti verso la realizzazione 
possente del suo destino » ma 
aggiunge, «la natura intorno, 
gli adulti, i gruppi costitui-
ti, l'intera organizzazione so
ciale faoilitano il suo biso-
gno dl potenza ai servizio 
della esaltazione della vita». 

In polemica con il dual!-
smo spirituaiistico, aoatiene 
una continuity fra livello bio-
logico ed umano e conoepi-
ace l'educaaione fondata sui bi-
sogni fisiologici (come il De-
oroly) lUuminata «dalla luce 
superiore deU'sXfettlvlta, deUa 
immaginaaiooe, del sogno e 
deirideaie». In questo qua-
dxo. In cui la prima teeni
es di vita e strettamante iatin-
tuale, si fa avanti quel pruv 
ciplo che Freinet deflnisoe 11 
tatonnement, cioe «la grande 
legge che troveremo aempre 
al centro di tutti i ricorai 
umani» e grazte alia quale 
t i l nostro comportamento si 
organizza medlante la aistema-
alone auccesslva delle eape-
rienze riuscite che fanno al-
lore parte della nostra natu
ra, del nostro essere >. 

La interdipendenaa fra gfo> 
co e lavoro (non disaimile 
dalla concedone deweyana), 
la visions della scuola oome 
cantlere, come laboratorio, co-
stituiscono altre tappe impor
tanti del pensiero del Freinet: 
mentre la scuola tradlsionale 
era centrata aulla materia da 
lnaegnare e aul programmi, 
la nuova scuola fa invece le
va sui bambino t sui suoi 
biaogni che vengono soddi-
afatti mediant* U laforo-glo> 
co e le staaae tecniche edu
cative scaturiranno dai Mac* 
gnl awanaiail coal com* a la 
materia d'lnsagnsmento, n el-
stanw dM aoquklaion*. 1 nodi 
deel'eduoasione a. 

I due puntt focaii della rV 
forma scoiastiee dovranno, 
dunque, essere 1'ambiente aco-
lastico e sociale, il materiele 
e le sue tecniche d'impiego: 
superando la concesione mon-
tessoriana (di cui peraltro 
apprezza alcune vaUde COD-
quiste) concepisce 1'ambiente 
come l'area necesaaria atta 
espanaione vitale deUa per-
sonalita con una pregnant* 
anaiogia con « 1'opera del con-
tadino intento a preparare 11 
terreno, ad assicurare U nu-
trimento specif ico che la pian-
ta richiede, a sradicare le er-
bacee, a tagliare I rami su-
perflul per offrlre quanto piu 
possibile luce. aria, sole ». Non 
a caso amera chiamare i) suo 
lavoro, pedagogia popolare e 
del buon sense Freinet, per-
ci6, oritica le metodologie pre-
cettistiche di tipo analKAco 
mutuate dal positivismo, la 
mitologia della spontaneita, 
infantile con il conseguente 
annullamento della funzdone 
del maestro («cib che sareb
be antinaturale e mostruoso, 
perche sottoscriveremmo le 
nostre dimi&sioni da educa-
ton, spettatori passivl di una 
formazione mancata »), il mec-
canicismo del Piano Dalton 
definito eresia pedagogics per
che volto a « tayiorizzare Tin-
segnamento », gli esperimenu 
di Winnetha attuati da Wal-
burne ed accentuatamente in-
dividualizzanti convmto come 
era che il momento indivi-
duale e queUo collettivo s) 
armonlzzano in un rapporto 
di reoiproca dipendenza. 

L'aspetto piu originale dal
le lnnovazionl didatticha e 
tenniche attuate da Freinet e , 
come abbiamo detto, quello 
della stampa, della piccola ti 
pografla, del testo libero, del 
suoi sviluppi in rapporto al-
rapprendlmento della lettura 
e deUa scrittura, per arriva-
re (superando certl limitl del 
globalismo del Decrolv) al 
a complesso d'interesse > e, da 
qui, ad un'area socializaante 
che riguarda la oonisponden-
sa aoolastica, la documenta-
sione, I'eeercitazkne. gli scbe-
darl autocorrettivl. rorganls-
zasione del lavoro (vicino al 
pensiero del Kilpatrick), 11 
nuovo concetto di disdplina, 
la comunita-dasse, la coope-
razlone inteaa nella sua acce-
zione solidaristica ed enun-
cipatrice. 

La concesione del Freinet 
— come rlsulta chiaxo — e 
dichiaratamente laica ed in 
essa e del tutto assente la di-
mensione religiosa considerata 
come una delle regole di c vt-
ta-surrogato » la cui radice an-
drebbe ricercata nella lnaicu-
rezza dell'individuo respinto 
da forte reali (si licordi la 
lactone dl Feuerbach) en* ta 
appello a forae misterlose pur 
di non perdere un rninimo 
della sua potenza vitale ml-
naodata. Forae e per quests 
ed altre ragioni (non al dl-
mentichi l'incidensa negattva 
del neo-idealismo crodano e 
gentlliano, allergloo a qualsla-
sl esperlmento tecnico) che 
11 suo pensiero e atato oo-
sl fortemente bolcottato e cri-
ticato: 1 detrattori lamentano 
11 auo laicismo e 11 suo mar-
xlsmo, una presunta insuf-
fldenza teorica a vantaggio 
del malfldo tecnldsmo, una 
concesione collettlvistica (dl 
tipo makarenkiano) attenta-
trice della indlviduallta peral
tro contraddetta dall'opposta 
critics di un lasaismo anon-
tanelstico e romantichegglan-
te. In Italia e dal 1951 che 
il suo lnsegnamento vlene se-
gulto da un nutrito gruppo 
di educator) (bastJ qui ricor 
dare Pettini, Tamagnini, Ciari, 
Lodi) che hanno dato vita al 
Movimento dl Cooperazione 
Educativa 11 cut problems, co
me afferma Laporta, e oggi 
quello di stare al passo con 
i tempi e di cogliere 1 nodi 
crucial! della societa contem
poranea evltando U rischio 

— oome avemmo modo dl 
dire all'indomani del '.onve-
gno di Pescara del I960 — 
di ritenersi appagati di mtil-
tatl educativi importanti, ma 
marginal] e circosciitti, sen
za vedere a sufftcienza - lo 
conferma lo stesso llbro dl 
Pettini — 11 nesso lmprescln-
dibile fra una riforma pro-
fonda della scuola e la tra* 
sformazlone democratica del
le strutture della societa (ca 
me sosteneva Freinet). 

Giovanni Lombard! 

Notizie 
• U'ultlmo capolsvere del-
I'edlterla smerlcsns, un li
bra che M O tembra un ll
bro, Illustrate dal plttor* 
Salvador Dall, verra mease 
In vendlts a V$ dollsrl (circa 
i f f mils Hre) a ceata. Gil 
•flitorl rltenoono eh* II li
o n antfra a rub* • qulodl 
a state cewaegmto In nwm*-
r* mello limitato alto elo 
net* llbrsrl* dtgll StaH U-
nlH. SI traNa dl una spe
cial* *4UtofM dl Alio* eel 
paese dell* meravigbe, stam
pa** «• fotll dl carta • ma
ne della misers dl c*n-
tlmetii I t ear 4t centeaetl In 
an MhKcto dl est*. Dell 
ha lllusfrato I'eeers cea «n* 
Mr to dt dedkl original) 
•Itofrafl* c*tor*to « m*** . 
Una tr*dl«e»ISM • aesta In 
f*ad* * l llbr* • raaerewats 
Alk* vlsls dolfectottk* ar-
Nsla assgwl*. Per er* *1 
queer's**** tea* s l * l * slam-

Controcanale 
CE* STORIA E STORIA -
Abbiamo aid notato come tn 
questa nuova serie documen-
taria di Hombert Bionchi su 
gli ami precedents la secon 
da guerra mondiale all'inter 
rente degli storiei sia destt-
nato uno spazio molto maggw-
re che nelle serie passate. A 
tutta prima, e is linea pura-
mente teorica, si sarebbe nor-
tati a dire che questo e un 
fatto positive Ma, in realta, 
a guardar bene le cose, la pre-
senza degli *esperti* in que
sto documentario approda 
molto raramente a eontributi 
interessanti (e stato, in que
sta puntata, questo il caso di 
Renzo De Felice): essa ser
ve ptuttosto a conferire uno 
patente di incontrovertibilHa 
ad opiniont e interpretazioni 
che incontrovertibili non sono 
a fatto. U telespettatore pud 
anche pensare che U commen-
to di Hombert Bianchi sia 
parziale: ma ecco che, come 
una specie di santone. inter
view lo storico e allora il pub' 
blico e invitato a lasciar ca-
dere ogni dubbio. 

Ora. e bene sottolineare che 
ogni storico interprets alt av-
venimenti secondo una sua 
propria ideologia: e'e storia e 
storia, insomma, e ogni in
terpretazione storica e una 
interpretazione di parte. Per 
questo sarebbe corretto che 
I'intervento di ogni < esper-
to > fosse preceduto da una 
< scheda >, destinata a chia-
rire chi e l'€esperto» e da 
che parte si schiera; e sareb
be ancor piu corretto mettere 
a confronto diretto le inter
pretazioni diverse di piu sto
riei. lasciando al telespettato
re il compito di riflettere. 

Un simile sistema evitereb-
be puntate come quella dedi
cata alia guerra civile spo-

gnola. nella quale e stata 
spacciata come « La storia >. 
una interpretazione degli av-
venimenti monca e dutorta, 
che si ispirava a una visione 
borghese. sodaldemocratica e 
anticomunista. Due storiei si 
sono distinfi in questo conte-
sto: Chastenet e, soprattutto. 
Hugh Thomas. Chastenet. in 
sostanza, ha presentato le 
lotte operate come la causa 
principale del fallimento del 
Fronte popolare del quale 
peraltro non ha analizza-
to le connotazioni di classe: 
Thomas ha ridotto la guer
ra civile spagnola che si svol-
se come un confronto di di 
mensioni internazionali tra lo 
schieramento popolare e la 
parte piu reazionaria dello 
schieramento borghese (non a 
caso. nella Francia del Fron 
te popolare, gli industrials 
vendevano gli aerei al fasci-
sta spagnolo Franco), a un 
confuso « scontro tra le idea-
logie europee >. Squallidi so
no stati anche i brani dedi-
cati da Thomas alia cronaca 
rievocativa della battaglia di 
Madrid; e la faziosith di que 
sto storico i giunta al mas-
simo quando egli ha afferma-
to che Stalin aiuto la Repub 
blica spagnola «soltanto per 
ragioni di politica estera ». 

Del resto, a dare il senso 
della puntata basta la sua 
conclusione. Sempre Thoma<s 
ha affermato addirittura che 
«ti non intervento delle poten-
ze europee ritardo la guerra 
mondiale *: mentre e vero che 
esso incaraggid Hitler a muo-
vere alia conquLta dell'Euro-
pa appena due anni dopo — 
per questo la guerra civile 
spagnola fu chiamata < il ban
co di prova della seconda guer
ra mondiale ». 
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Tele visione 1* 
1I.M PROGRAMMA CINEMATOGRAFICO 

Per Torino * zone colleaat* In occasion* del XIX Salone 
doll* Teenies 

1S.15 LA TV DEI RAGAZZI 
a) II toatrln* del atovedl: c Le fsvole dl r* Peri >; b) Tra 
raftszzi n*l marl eel Sud: t Pescatorl di p*H* 9 

1115 ANTOLOGIA 01 ORIZZONTI DELLA SCIENZA E DELLA 
TECNICA 

19.45 TELEGIORNALE SPORT 
Cronecho Italian* • Oggi al Parlamento 

N . N TELEGIORNALE 
t\M IL TRIANGOLO ROSSO 

SeHirno epiiedio sella ssceeda s*ri* dedicata al problem! del 
trafflco 9. piuttosto, della polizla della streda. L'orlainal* 
odierne si intitola: c L'oroJooto si 4 formate a, • svoloe II 
tern* dl un Incident* stradal* che spinoe uno dei protagonlsli 
a tontar di dlmostrsre ad ogni costo la propria region* (pur 
sapende dl aver torto), flee alls preduzion* di prov* false. 

22.M CONTROFATICA 
II csorHmaMl* del tempo libero* * dedlcato quests volts 
sll'Umbris ed alto March*. Fra le altre cose, verra riper-
corto I'ltinererie dei capitsni di ventura... 

23.M TELEGIORNALE 

Televisione 2* 
21.lt TELEGIORNALE 
21.15 I TEDESCHI SCELGONO 

Servizio speclalo del « Talogiornale >, curato da Tito Do Sta-
fane * Flllpp* Ferrazzano, sull* olezionl politich* nella Ger-
msnia Occidental*. 

22.tt CAMPIONI A CAMPIONE 
Ennttima occaslone musk*le-tolovi»fva. II protosto * offorto 
quests volts dalla rassogns-tpormcolo che si svolg* ogni anno 
s Campion*, dedicata al persanaggi piu in villa doll'anito. 
Presents Ornells Venonl, Insieme s Paolo Villaggio. 

Radio 
NAZIONALE 

GIORNALE RADIO: or* 7, I , 
10,12,12,15,17, M, 23; 5 Msttu-
tino musical*; 7.19 Musics stop; 
7.27 Pari * dispari; 7.41 l*ri al 
Parlamsnto; 1.29 L* csnzoni d*l 
mattino; 1.45 II favolos* totoro 
di Silvor Shoals; 1.55 La forts 
del doitlno; 9.22 Gr*ndi MCCOM! 
Italian! par orchestra; 19.95 L* 
or* della music*; 19.29 Torino: 
XIX Salon* Intornazlonala della 
Ttcnlca; 11.29 Colonna muslca-
to; 12.95 Contrappunto; 12.21 Si 
o no; 12.29 Uttor* apart*; 12.42 
Punto e vlrgota; 12.52 Glorno 
par glorno; 12.15 L* Corrida; 
14 Traimlsslonl rogionall; 14.27 
LliHno Bors* dl Milan*; 14.45 
Zlbaldon* italtono; 15.45 I nostrt 
•wcc*ssi; H Progrsmma par i 
ragazti: t Ecco II clrc* >; 14.29 
Slam* fafti coil; 17.95 Ptr vol 
giovsni; 19.99 Sui nostri m*r-
call; 19.12 Fabiola; 19.29 Luna-
park; 29.15 Tutto II c*ldo mi
nute p*r mlmito; 21 I cantauto-
rl: Tony R*nis; 21.45 Concerto 
del ptonlsta Rudolf S*rkln; 22.49 
Cori da tutto il mondo. 

SECONDO 

GIORNALE RADIO: or* 9.29, 
7.29, 1.29, 9.29, 19.29, 11.29,12.15, 
13.20, 14.29, 15.39, H.29, 17.29, 
11.29, 19.29, 22, 24; « Prima di 
comlnciart; 7.42 BilianMno a 
tome* di musics; 9.13 Been 
vlaggto; 9.19 Pari e dlsperl; 
949 Signorl I'orchostra; 9.95 Co
rn* • porch*; 9.15 R*m*nHca; 
9.49 Intoriudio; 19 La done* v«-
stita dl bianco; 19.17 Caldo • 
freddo; 19.49 Chlameto Rem* 
2131; 12.29 Trasmlsstonl regie-
nail; 13 Scusl, lei 9 *f*v*r*vol* 
o contrartoT; 12.25 Partita d*p-

pla; 14 Juke-box; 14.45 Novlta 
discogranch*; 15 La ras**gna 
del dlico; 15.15 II porsonaggto 
del poflMriggto: Domonico Roa; 
15.15 Appuntamonto con Par go
to*!; 15.25 Ruoto • motor); H 
Moridiano di Roma; 14.35 La dl-
scotoca del Radiocorriero; 17.05 
Boltottino per I naviganti; 17.15 
L* nuovo canxoni dal concoril 
per t Invito-ENAL >; 17.35 Po-
morldiana; 15 Aparltlvo in mu
slca; 19 Estate in clH*; 19.23 S) 
0 no; 19.59 Punto * virgola; 20.01 
Fuorigioco; 20.11 Riusclranno gli 
•scoltatorl a soguira quosto no-
ttro programma tonza addor-
mentarsl prim* della fine?; 20.55 
Una bolls trovats; 22.10 Scud, 
lei k sfavorovol* o contrario?; 
22.40 Appuntamonto con Nunzlo 
Rotondo; 23 Cronache del Mez-
zogiorno. 

TERZO 

Or* 9.29 Benvanuto In Italia; 
19 Concerto dl aportvra; 11.15 
1 quartottl per archl di Fram 
Schubert; 11.55 Tasttor*; 12.10 
UnivortiU Intornazlonala t G-
Marconi *; 12.29 Clvllta ttrumon-
talo Italian*; 12 Intormozzo; 
12.55 Vocl dl iorl • dl oggi; 14.20 
II disco In vetrlna; 15.29 Con
certo del duo planlstlco Gloo 
Gorini-S*rgle Loronzl; H.15 Mu-
slche d'eggl; 14.59 I. J. Pado-
rtwski; 17 L* opinloni d*gll al
trl; 17.19 Gli uragani doll'Atlan-
tico; 17.29 L. van B**movon; 
19 Notizl* dol torzo; 19.15 Qua
drant* ocenemko; 19.29 Music* 
l*gg*ra; 19.45 Infanzl* • forma
zione del carattor*; 19.15 Con
certo dl ogni s*ra; 29.25 II Gi«-
son*, dramma music*!*; 22 II 
Gtornal* d*l Torxo. 

VI CONSIGLIAMO: «Vocl f*ms«* dl tori • di oggi t (Radio, f, 
• r * 12J5), D M * menoaoprano a confronto: Eb* Srlgnanl (nata 
• Hapoll nel 1997) e Shirley B*ss*y (dl N*w OrtoMis) che 
r*p*r*s*nta II a canto dl *ggl». 

MAMMEI 
par fit studi del vottrl flgU scegliete Is 

SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA 

M ColltgioG. PASC0LI« CMNHC. 
Per stformavtoal 

Tel. 
T*L Mf t t 
T *L2 tJ *H 

CESCNATICO 

I libri della media 
devono «*s8«r« 
araruiti. E allora 
non eorapriainoli! 

Cora Unit*, ho letto con tn 
teresse la lettera di Quelle *i 
gnora dt Pvxdena nella quale 
giustamente lamenta ii fatto 
che i oemtori dt un ragazxo 
tscritto quest'anno alia prnna 
media devono sobbarcarsi una 
spesa per soli Hbri dt oltre 7! 
mua lire (t se poi st aatfunoo 
no le spese per vocabolart. 
materiale di canctllena ecce 
ten. la • tassa » — to ho fat 
to un piccolo calcolo — st to-
oira sulle 40 mila lire). 

II fatto e veramente veroo-
gnoso. trattandost di scuole 
dell'oobligo. qvmdt gratutta 
Bene hanno fatto t genitori 
dei ragazzt dt quel centro del 
Cremonese a rifiutarsi di com-
verare i libri di testo. appel-
landost alia Costituzkme. L'i-
mztativa dovrebbe essere este 
sa, ma francamente devo dire 
che vi sono nolle ditflcolta 
lo. ad esempio. devo mandare 
la mia bambina tn una scuola 
del centro di Roma, non cono-
sco i genitori degli altri ragaz-
zi che frequenteranno la sua 
stessa classe e, nonostante la 
mia buona volonta. non potrei 
purtroppo organizzare una 
protesta come quella mdira 
ta dai genitori di Piadena 
Non potrebbero le orannizza-
ziom stndacali intervenire an
che su tale questioned 

A mlo parere. intanto, sa
rebbe giusto che i parlamen 
tari comunisti mtervenissero 
decisamente su tale questione 

Cordialt saluti. 
GIOVANNA MASSERI 

(Roma) 

Durante 1B discussion* alia Came
ra del bllaneio della Pubbtiea 
Istruiione per 11 1989. i deputati 
fomunlstl e Ton. MatUUa presen 
tarono un online del fiomo che 
invltava I! govemo a distribute 
eratultamente I Hbri dl te^to aril 
alunnl dl scuola media L'ordlne 
del fflomo fu respinto La prnpn 
•ita dl leffRC del KHTOTJO pftriamen 
tare comiinKta, firmatn dal eorn 
pazno Srlonti e da altrl nreved* 
1* ETatuita del llhn dl testo «• del 
traapnno, la refezione e un ante 
eno dl IS 000 lire mensiflt per le 
famlclle meno nbblentt che hanno 
I flcll a scuola Naturalmente il 
nostro Rnippo tomera a proporrp 
che questa norma elementare dt 
gjusttzia venga attuata e tnsistera 
perch* 11 procetto Sctonti venta 
mesao In dlscussione; ed altre pro-
post* verranno presentato per la 
rlonranizmxiorM della scuola. 

Ma dl questo problema come 01 
altrl la soluzlone non puA venire 
soltanto dall'lnlzlativ* parlamenta 
re. Ci6 che decide e 1'wione dl 
massa. La Costltuzione, come r|-
cordavano un gruppo di genitori 
di Piadena nulla lettera alle auto
rita acolastiche rlportata do VOnttA 
Muiciace I'obbllgo e la gratulU dol-
Ia scuola per otto annl. Abbtamn 
detto tanta volte che rWvrtandosi 
dl dlstrlbulre 1 libri a spese dello 
Stato si contraddlce ll prtnclpio 
della cratultS. n governo. oon il 
benepladto della maglstrntura or-
dinarla e costituzlonale, permette 
che permanca quella contraddurto-
ne e che anche In questo campo 
la Costltuzione sia violata. 

Che (are In questa situation*' 
BUogna diaobbedtre. I venti geni
tori dt Piadena hanno dato 1'esem
pio dichiarando che non acquiste-
ranno 1 Hbri. Basterebbe che ijuol-
che mlQltato dl genitori s| compor-
tassa come loro e 11 ro»emo 
sarebbe costretto a cedere In par-
ticolare, 11 rifiuto dl pagan I tt-
brl dovrebbe essere proclamato 
dal lavoratori proprio nel momento 
In cul lottano per 11 rlnnovo del 
cemtratti e contro 11 caro-vita 
Non e eyidentemente una que
stione strettameDte salarlale. ma •• 
dedne dl mitluUa di lire oocorrenti 
per l libri acolastld sono una 
odlosa trattenuta aul aalarlo roa-
Ie. I lavoratori non dovrebbero 
piO accettarla a le organiaxaxJoni 
dl classe, a cul ftnora II proble
ma e sfuggito, dovrebbero dare — 
come giustamente sunertsce la no
stra lettiico — chlare Indlcailonl 
di lotta. 

GIORGIO BINT 
(deputato del PCI) 

Nel nome 
di Ho Ci Min 

Cart compagni de lTJnita, 
questa e la prima volta che 
scrivo al giornale. Sono un 
gtovane operaio siciliano tm-
migrato a Torino sette anni 
fa e, benche ancora adesso 
mi senta un peace fuor di 
acqua, ci lavoro e ci vivo. 

II mio tavoro consiste nel 
pulire le caldaie dalla fulig-
gine, e siccome mi porta via 
molto tempo non riesco a sta
re costantemente vicino ai 
miet compagni di lotto. Da 
poco mi sono iscritto alia 
FGC1, non per avert in tasca 
una tessera, ma piu che altro 
per essere assieme at com
pagni, parlare, lottare con to-
ro, scambiarsi pareri. 

La mia famigtta e stata per 
generazioni famtglia dt lavora
tori. un mio nonno ebbe una 
medaglia d'oro per le sue azio-
ni svolte a favore del sociali
smo: e mi raccontava mio pa
dre che al paese, quando at> 
venne la premUuione. vi fu 
festa grande. 

Vi domanderete perche vi 
parlo di tutto questo. Vedete. 
sono stato per molto tempo 
in una profonda crisi, sballot-
tato di qua e di la da certl 
amid, pensavo in modo super
ficiale, mi era esiraniato dalle 
lotte del popolo operaio. A-
desso la morte di Ho Ci Min 
— del quale avevo gia stima 
grandissima e rispetto — mi 
ha scosso moltissime. e stata 
come una scintilla che mi ha 
fatto riflettere. Ed ora posso 
dire di essere comunista, ne 
sono felice e Hero. Con pas-
stone ho scritto una poesia 
-~ che out vi allego — tn no
me dt Ro Ci Min: e dedicata 
a questo grande combatten-
te e a tutti i compagni che 
st bottono e Uwontno per la 
vera liberfa. 

VI taluto caramente. 
GIORGIO JACONO 

(Torino) 
Mom altrl lectori ci nanno tn-

vtato poeele • lattat* in 
dl Ho Ci alto. Le abbtait 
•nata aQa dtiatastona vtatnaimta 
In vMta al nostra Kornale, che la 
ha molto aapranau a ci he mosri-
cato di dagraatan 
- - • P a ^ * a t * a u ^ ^ l _ ^ _ U A J 

•won ai qassa scnta, 
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