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Una indagine di Mario Alighiero Manacorda 

sul « Principio educativo in Gramsci» 

Una scuola per 
la nuova societa 
Dalla polemica con gli atteggiamenti sponta-
neisti all'analisi deH'americanismo - II fonda-
mento di una politica scolastica che combatta 
il ruolo attuale della scuola in nome di una 
formazione che leghi teoria e pratica, svilup-
po intellettuale, lavoro, maturazione politica 

I punti principali attra-
verso i quali si snoda il di-
scorso sulla pedagogia gram-
sciana, nci suoi ncssi con 
la ricerca sull'organizzazio-
ne della cultura e sulla 
funzione degli intcllcttuali 
come momenti del proble
ma generale dell'egemonia, 
sono noti. Si possono riassu-
mere schematicamente nel-
la richiesta, sostenuta in po
lemica con le vedute piu 
diffuse — nel momento in 
cui Gramsci alfrontava il 
p'roblema — aU'interno del 
movimento operaio italiano, 
della scuola unica e « disin-
teressata » per tutti; nell'ac-
centuazione del motivo del-
l'unita fra politica e cultu
ra, che prevale su quello 
della loro distinzione; nella 
consapevolezza che la scuo
la dovra avere una funzio
ne di primo piano nella co-
struzione del socialismo; nel
la polemica contro la peda
gogia attivistica e idealisti-
ca ricondotta ad un comu-
ne denominatore spontanei-
sta e a cui Gramsci contrap-
pone la necessita d'un c con
formismo > e < dogmatismo 
dinamico >. 

Questa ricostrtmone delle 
idee educative gramsciane, 
a cui sono stati Uedicati stu-
di importanti (fondamentale 
l'antologia pubblicata dagli 
Editori Riuniti nel 1967 col 
titolo La formazione dcll'uo-
mo, a cura di Giovanni Ur-
bani) , e ripresa da Ma
rio Alighiero Manacorda in 
un intervento all'ultimo con-
vegno di studi gramsciani, 
che e comparso come prima 
parte d'un voluminoso stu
dio su 11 principio educati
vo in Gromsci (Roma, Ar
mando, 1970, 416 pagine, 
3.500 lire). 

Le altre parti del libro ri-
sultano dalla lettura syste
matica di tutti gli scritti di 
Gramsci nell'originale, sia-
no essi editi, in questo ca-
so per confrontarli col ma-
noscritto, o inediti, e che 
Manacorda ha sottoposto ad 
un'accurata analisi filologi-
ca, com'e suo costume. 

Dalle lettere ai familiari 
appare inizialmente un 
Gramsci ancora incerto nel
la scelta tra «spontanei-
smo » e principio dell'edu-
cazione come direzione e 
conformazione dall'alto, ma 
poi la sua scelta, nelle let
tere e nei quaderni del car-
cere, si fa risoluta e defini-
tiva: la persona umana non 
e, metafisicamente, natura 
da lasciar sviluppare, < sgo-
mitolare » in piena autono-
mia, ma una formazione 
storica. E' stata valida la 
lotta dello spontaneismo 
rousseauiano in quanto ri-
volta contro il ronformismo 
gesuitico, ma e astratta e 
velleitaria oggi una pedago
gia ed una pratica educati-
va ispirate alio spontanei
smo, poiche occorre formare 
l'uomo nuovo sottraendolo 
all'influsso disordinato e 
caotico deU'ambiente. II ri-
spetto per le cosiddette ca-
ratteristiche innate, secondo 
Gramsci, significa rinuncia 
a educare, quando non e 
semplicemente una mistifi-
cazione per nascondere il 
progetto di un'educazione 
che vuol conservare ciascu-
no «al suo posto > in una 
societa divisa in classi. Edu
care non si pud se si rinun
cia al « dogmatismo > e al 
« conformismo dinamico », 
almeno nelle prime fasi del-
l'eta evolutiva. Dopo, e su 
questa base, sara possibile 
un'educazione e una scuola 
creative. 

L'uomo 
concreto 

Qui s'innesta secondo Ma
nacorda la ricerca sull'« ame-
ricanismo*. L'uomo da edu
care per Gramsci, l'uomo 
concreto, vive in una socie
ta nella quale il macchini-
smo interviene profondamen-
te condizionandone e pla-
smandone tutti gli aspetti, 
compreso il lavoro intellet
tuale. Di qui la giustifica-
zione ultima, oltre a quella 
di principio che si richiama 
correttamente a Marx c a 
Lenin, della scuola unica di 
lavoro intellettuale e manua 
le Gramsci prnsa alia socie 
ta socialist a cd ha present e 
1'espenen/a della scuola or 
ganiz7ata noll'UKSS suhito 
dopo la molii/nine. c se la 
cnlica percho ah pare che 
anch essa ahbia tnippo con 
cesso alio spontaneismo. 
I'accetla come schema di 
una nuova smola per la so
cieta induilriale Come la 
scienza c il lavoro, nel lo 
ro rcciproco rifenmenio, 
formano un nuovo tipo d'in-

tellcttuale, cosl la nuova 
scuola dovra collegare teo
ria e pratica, capacita di 
pensare e di lavorare, di di-
rigere, dovra produrre il 
nuovo uomo capace di com-
battere con la propria clas-
se come « specialista politi
co ». 

Quindi, nella ricerca del 
nuovo indirizzo culturale, 
Gramsci non e, com'e parso, 
fautore della scuola centra-
ta sull'insegnamento delle 
lingue classiche. E' necessa-
rio piuttosto un umancsimo 
nuovo basato sull'iinita di 
lavoro « industriale » e la
voro intellettuale, ispirato 
ad una visione storicistica 
della realta ma costituita sul 
fondamento della scienza e 
della tecnica. 

L'antieo 
problema 

La vita della societa « in
dustriale >, continua Gram
sci, richiede un rigore, una 
capacita d'adattamento che 
non si imparano senza un 
vero e proprio apprendista-
to, da cui si formino le qua
nta dell'ordine, della disci-
plina, della coerenza, delta 
sobrieta intellettuale, contro 
la cialtroneria, il provincia-
lismo, la superficiality di chi 
rimpiange i tempi che fu
rono e che non torneranno 
piu. In questo senso, scrive 
nei Quaderni, l'antiamerica-
nismo e comico, prima di 
essere stupido. Marx e Le
nin non temerono d'affer-
mare la « funzione civilizza-
trice del capitale», Gram
sci non esita a riconoscere 
un aspetto positivo all'ame-
ricanismo, cioe all'industria-
lismo nella sua forma piu 
avanzata. In questo fenome-
no la meccanicizzazione del 
Iavoratore e un aspetto ine-
vitabile, e del resto e un 
fatto d i e e sempre esistito 
nella forma della coercizio-
ne bruta, perche esterna, di 
una classe suU'altra. Occor
re una « coercizione » di ti
po nuovo. esercitata da una 
sola classe, nel socialismo. 

L'esigenza di conquistare 
rigorose abitudini intellet-
tuali e morali e posta dalla 
necessita di adeguarsi ad un 
livello della produzione che 
e ineliminabile in questa fa-
se storica, e che si tratta 
di accettare ma rovesciando 
i rapporti sociali. Allora, la 
liberta come cosciente ac-
cettazione della necessita, 
secondo 1'impostazione mar-
xista, e 1'alternativa al dua-
lismo fra spontaneita e dog
matismo autoritario. 

Per concludere, come la 
societa industriale pone a 
chi vuole il socialismo la 
necessita d'accogliere dalle 
strutture produltive norme 
di pensiero e di comporta-
mento che solo da posizioni 
reazionarie possono essere 
rifiutate ed « esorcizzate >, 
cosl nella scuola nuova l'an
tieo problema dei rapporti 
fra autorita e spontaneita 
si risolve non, come nella 
vecchia pedagog.a, con un 
gioco astratto di concetti, 
ma nella sintesi della coer
cizione accettata col con-
senso. 

Qucsto appare il nucleo 
centrale della ricerca di Ma
nacorda, anche se, com'e na-
turale, esaminando tutto 
Gramsci 1'autore non man-
ca di intrattenersi sugli al-
tri temi della sua riflessio-
ne. Da quest'opera esce con-
fermata la validita del le* 
idee educative di Gramsci | 
e la loro attualita. Esse pos
sono ispirare una politica 
scolastica che combatta il 
ruolo attuale della scuola e 
si opponga al suo indirizzo 
in nome d'una formazione 
che leghi teoria e pratica. 
sviluppo intellettuale, lavo
ro, maturazione politica Be-
ninteso, non senza una veri-
fica che le completi nel con-
fronto con nuove idee e 
nuove esperienze che la pe
dagogia democratica ha fat
to dal tempo di Gramsci 
in poi, soprattutto in termi
ni della possibility che si 
profila di giungere all'auto-
disciplina e all aeeettazione 
critica delle condizioni po-
ste dairindustrialismo per 
supcrarle, senza passare ne-
cessariamente attraverso una 
fase di « conformismo > Si 
tratta di vedere in che mi-
sura e possibile superare lo 
scoglio dello spontaneismo 
puntando fin dall'inizio sul-
lo sviluppo dell'autodiscipli 
na e sull'organireazione de 
mocratica di collcttivi edu 
cativi in stretto contatto con 
la realta sociale e la lotta 
per la sua trasformazione. 

Gli artisti italiani per il 50* del PCI 

UN • 

Un contributo alia conoscenza della stampa comunisla 

nel venlennio fascists, dentro e fuori i confini italiani 

VenU testate per 
in solo prnate 

In tre anni il settimanale per i lavoratori emigrati fu costretto a cam-
biare nome per evitare i rigori della polizia francese • II primo numero 
della «Voce della Gioventu» era pronto, quando fu arrestata tutta la 
segreteria della FGCI - La circolazione in Italia deH'Unita illegale, dei 
giornali e dei fogli stampati con incredibili stratagemmi - Gli improv-

visati redattori e fotografi della Brigata Garibaldi in Spagna 

ALBERTO GIANQUINTO: «Per un altro autunno » 

Per stampa comunista non 
si intende soltanto quella di-
cluaratamente politica, di 
Partito, ma tutta la stampa 
scritta dai comunisti ed edita 
in diverse forme e diffusa con 
i piu gravi sacrifici dai comu
nisti o dalle loro organizza-
zioni. 

Andiamo a guardare, retro-
spettivamente quella del ven-
tennio nero, dal "23 al '43. 
Potremmo suddividerla, gros-
so modo, in stampa legale, 
semi legale e clandestlna; in 
giovanile, femminlle e slnda-
cale; per i bambini e per 1 
soldati; per l'emigrazlone e 
per le Brigate internazlonall. 

Tra quella legale vi 6 VUni-
ta dal '24 alle leggi ecceziona-
li, vi 6 «Pagine Rosse» la 
rivista del uterzinin (terzin-
ternazionalisti) curata In parti-
colare dal compagno Li Causi, 
vi e la ripresa di aAvanguar-
dia» diretta da D'Onofrio. E 
vi e, naturalmente, la stampa 
dell'emigrazione e quella del
le Brigate Internazlonall. 

Della stampa, per cosi dire, 
semilegale, si pub considera-
re la « Voce della Gioventu » 
unico tentativo, riuscito. di fa-
re in Italia un giornale lega
le quando tutta la stampa co
munista era sospesa. 

Nel mese di aprile del 1923 
la Federazlone Giovanile Co
munista si pose 11 problema 
di fare uscire, nonostante i 
decreti legge del governo fa-
sclsta, un giornale per i gio-
vani in sostituzione dl 
« Avanguardla » sospesa come 
a l'Ordine Nuovo ». Doveva es
sere un giornale che, pur non 
apparendo come l'organo del
la Gioventu Comunista, pur 
non parlando apertamente del 
lavoro dei giovani comunisti, 
della loro organizzazione, di-
cesse con llnguagglo appro-
priato ai giovan] italiani quel
lo che doveva dire in quel 
momento la gioventu comu
nista. 

Primo problema: 11 titolo, 
che non doveva essere comu
nista, ma giovanile e dire 

II problema dei detersivi inquinanti e stato risolto solo parzialmente 

Piu tossici i biodegradabili 
Perdono la loro efficacia 
nell'acqua molto lentamente. 
Una maggiore velenosita, di dieci 
contro uno dei non biodegradabili, 
porta alia distruzione piu rapida 
della fauna ittica. Indirizzare la 
ricerca verso detersivi 
degradabili e senza pericolo 

Giorgio Bini 

MILANO, marzo. 
La commissione Samta del 

Senalo ha approvalo nei gior-
nl scorsi la legge (gia ap-
provata alia Camera) che 
proibisce la vendita del deter
sivi che non siano biodegra 
dabili nella misura almeno del-
1*80*̂ . La legge. per ora, e ino-
perante perche bisogna aspet-
tare il regolamento di esecu 
zione che dovrebbe (in qucstl 
casi lo scetticismo del cundi 
zionale e ampiamenie giusti 
ficato da aUre irlsli espenen 
ze) essere pronto eniro sel 
mesi dalla pubbiicazione del
la legge sulla cGazzetta UI 
ficiale » 

Abbiamo gia avuto occasio-
ne di nlevare 1 grossi umi 
U di questo prowedimento. 
soprattutto perche esso non 
e stato concepito nel quadro 
di una serie di misure orga-
niche contro 1'inqulnamento. 
perche t fiumi e i corsi di 
acqua sono stati rldottl • tai 
punto che non riescono a de-
gradare piu nlente e, inline, 
perche mancano gli impianti 
di depurazione. Bisogna ag-
giungere che e'e il grosso ri-
schio che il rlmedio si rivell 
pegglore del male che vuole 
curare. E questo perche I de
tersivi biodegradabili che ven 
gono altualmente prodottl so
no molto piu tossici dl quel 
li non biodegradabili. 

SuH'argomento ho avuto una 
conversazione con il prof. Ro
berto Marchettt. dellUmversl-
ta Statale dl Milano. 

• I detersivi biodegradabili 
o LAS (alchilbenzensolfonaU 
a catena llneare)». ml ha del-
to il prof. Marchettt, «sl de-
gradano molto lentamente nel 
rorsl d'acqua e, a causa della 
loro struttura molecolare so

no molto piu tossici nel rt-
guardi della vita acquatica 
dei detergent! non biodegra
dabili. Hanno una tossicita 
dieci volte superiore. Un de-
tersivo non biodegradabiie e 
tossico per 1 pesci quando In 
un litro d'acqua ve ne sia 
una concentrazione di piu di 
died rnilligrammi, percentua-
le che nei nostri Aural e 
corsi d'acqua non si trova. I 
LAS (i detersivi biodegrada
bili destinati a sostitulre quel 
li attualmenie in commercio) 
uccidono invece i pesci ad 
una concentrazione di 1-2 mil 
ligrammi per litro d'acqua. 
concentrazione cne si trova 
frequentemente nel nostri 
fiumi» 

Con questo, sia ben chia 
ro. non si vuol dire che la 
legge che proibisce I detersi
vi non biodegradabili sia Inu 
tile St vuole invece dire, co
me tiene a prectsare il pro
fessor Marchetti « che bisogna 
mettere in commercio un ti
po di deters!vo che. alle ca-
ratteristiche di tm'alta percen-
tuale dl biodegradabilita, unl-
sca quella di essere tl meno 
tossico possibile » 

Che questa sia una llnea 
giusta e confermato. tra 1'al 
tro. da on online del glor-
no votato all*unanimita dalla 
commissione Sanita del Sena-
to al momento deirapprova-
zione della legge sul deter
gent! II documento impegna 
II governo a prectsare (al 
massimo con II regolamento 
di esecuzlone, quindi fra sel 
mesi) «le categorie e I tip] 
dl tensioattlvl consentltl per 
la produzione di detergent) 
sinteticl ritenuti, alio stato at
tuale della conoscenza scien
tific*, ottlmall al flnl della 

biodegradabilita e della non 
tossicita dei detergent! stessi ». 

Una preoccupazione analoga 
e stata espressa dal prof. Ro
berto Passino, direttore del-
llstituto per la ricerca sulle 
acque del Consiglio Naziona 
le delle Ricercbe. in un di 
battito sui detergent! promos-
so dal c Corriere della Sera ». 
In queH'occasione il prof. Pas
sino disse: cRisulta che I'm 
dustria italiana (e cioe la So 
cieta Italiana Resme e la Mon 
tedison nd.r.) in questo mo 
mento e in condizione di pro 
durre soltanto un tipo di ten 
sioattivo amonico biodegrada 
bile. I'alchibenzensolfonato l! 
neare, partendo da materie 
prime e seguendo procedimen 
ti di fabbncazione tali da non 
assicurare la miglior qualita 
del prodotto finale I tensioat 
Uvi di questo tipo sono bio 
degradabili sostanzialmente 
neglt unpianti di t rat tarn en 
to. ma lo sono soltanto mol
to lentamente nei corpi idri 
ci, per cui permangono inal 
terati per il tempo sufficiente 
ad esercitare i loro effettl 
noclvi». 

La conclusione del profes
sor Passino e questa: iGU 
effettl reclamizzati non po-
tranno realizzarsi se la legge 
consent!ra all'lndustrla dl 11-
mitarsl a soslituire la compo 
nente tensloatuva antonlca con 
gli alchibenzensolfonatl linea-
ri, aU'impiego dei quail corrl 
sponderanno vantaggi e svan-
taggl tali da non modificare 
sostanzialmente I'attuate sltua 
stone fintanto che perdurera 
la carenza dl Implant! di trat-
tamento delle acque dl scart 
co, la realizzazlone del quail 
comportera tempi lunghl ed 
lngentl lnvestlmentl a. 

E possibile realizzare que
sto nuovo tipo di detersivo 
che sia biodegradabiie e, nel 
lo stesso tempo, non tossico 
o, almeno, in misura molto 
ridotta? Pare dl si. perche si 
parla dl • detersivi della ter-
za generazione ». 

cQualunque sia la situazlo 
ne attuale ». dice il prof. Mar
chetti. e anche se non si po-
tesse indicate immediatamen 
te un'altematlva. resta II pro
blema che bisogna orientare 
la ricerca in questa direzio
ne E a questo punto il dl-
scorso si deve allargare agli 
Indinzz! della ricerca Biso 
gna che 11 committente del 
la ricerca sia 1'interesse pub-
bltco e non quello privato. 
come il caso dei detersivi di 
mostra chiaramente. E' lllu 
sono pensare alia "coscienza 
ecologica" dell'industria. 

Un altro esempio calzante 
a questo riguardo I detersivi 
provocano dannl non solo a 
causa del prodotto base, il de 
tergente vero e proprio, ma 
anche per I fosfati che ven 
gono implegatl come additlvi 

Ritomiamo quindi al pro
blema centrale: quello della 
ricerca. Nel caso specifico, bl 
sogna che l'azione dello Sta 
to faccia in modo che I'lndu 
stria non si present! sotto le 
vest! della saivatrice della pa 
trla dandocl detersivi piu no
clvi di quelll che vengono 
proibitl, ma si arrivl alia pro 
duzione dl detersivi biodegra 
dabili e non tossici. Altrtmen 
ti tutto si risolve In un rega 
lo alia SIR e alia Montedison 
(ed e gia una slngolare coln-
cldenza che la legge sui de
tersivi sU venuta luoxl quan

do le due Industrie che ab 
biamo citato erano pronte a 
produrre i biodegradabili). 

Occorre inoltre che venga 
presto approvata la legge che 
affront! in modo organico il 
problema dell' inquinamento 
delle acque anche perche, co
me fa notare Marchetti, quel 
10 dei detersivi non e che 
un aspetto, e certamente non 
11 piu grave, deirawelenamen-
to idnco (basta pensare alle 
sostanze nocive che vengono 
immesse nei corsi d'acqua dal 
le Industrie, dal cromo agli 
acidi, ai cianuri. ai fenoli, al 
mercurio. ecc...). C'e anzl II 
sospetto che pur non essendo 
da sottovalutare I gravi effet-
ti prodotti dai detersivi. si sia 
posto l'accento su questo a 
spetto dell'inquinamento piu 
che su altri di maggior ri-
lievo in omaggio alia nota test 
padronale secondo la quale 
siamo tutti inq ulna tori. 

A conclusione della nostra 
conversazione, il prof. Mar i 
chetti cita la frase. plena dl 
feroce Ironia. di un grande 
scienziato americano. lo stu 
dioso di genetica Beckwith 
(che, ricevutu un premio, pei | 
menu scientific!, lo ha devo-
luto alle «Pantere Nere •)• 
«La soluzlone del problema 
dell'inquinamento non potra 
awenire sino a quando I "lea
ders" dell'industria non avran 
no deciso che il profitto non 
e lmportante* Nell'attesa di 
questo utopistico gtorno. biso 
gna che sia lo Stato a con 
siderare, concretamente. che 
la salute pubblica e piu 1m-
portante del profitto. 

Ennio Elena 

qualche cosa di politico nono
stante tutto. Venne scelto « La 
Voce della Gioventu». 

II primo numero del giorna
le era quasi pronto quando 
venne arrestata tutta la segre
teria della F.G.C.I. Al mo
mento dell'arresto, operato 
nell'ufflcio dandestlno della 
Federazione, si era riusciti a 
distruggere la lista degli indi-
rizzl dei compagni a cui 11 
primo numero doveva essere 
Invlato. Quest! Indirizzi costi-
tuivano il solo legame nazio-
nale che la segreteria conta-
va mantenere con t giovani. 
Per fortuna, una copla dl que
st! indirizzi era rimasta in ti-
pografla, e nessun legame fu 
scoperto tra questa ed i gio
vani arrestati. 

Lavoro 
unitario 

Chi scrive si trovb allora ad 
avere sulle spalle la responsa-
bilita di riprendere comunque 
il lavoro gia iniziato, ed in 
primo luogo di assicurare l'u-
scita del primo numero della 
« Voce della Gioventu ». Pur 
non avendo ancora nessuna 
esperienza come giornalista, 
cereal dl fare del mio meglio 
ed assicural 1'uscita del primo 
numero del giornale alia data 
stabllita. 

In quello stesso perlodo era 
cominclato un certo lavoro po
litico unitario con i giovani so
cialist!, lavoro che non doveva 
essere interrotto. II giornale 
ci facllito in questo, mediante 
la collaborazione alia reda-
zlone di giovani socialist!. 

La a Voce della gioventu» 
— primo ed unico giornale 
cripto • glovanil . comunista 
— ebbe un immediato succes-
so. Da tutte le parti arrivaro-
no richleste di copie della 
«Voces. II primo numero 
aveva tirato 4000 copie, ma al 
terzo eravamo gia ad 8000. 

Quando nel "24 uscl VUnita, 
anche «l'Avanguardla » rlpre-
se le sue pubblicazioni e la 
« Voce n avendo esaurito 11 suo 
compito, cessb dl essere pub
blicata. Ma poi venne il de-
litto Matteotti, vennero le leg
gi eccezionali e tutta la stam
pa comunista fu non solo so
spesa ma soppressa. Quella 
legale: perche quella clande
stine riapparl, si diversified, 
si specializzd. E gia nel 1927, 
oltre airr/nttd illegale. oltre a 
a Compagna », all's Avanguar
dla » stampate in tutti I modi, 
ciclostilate, battute a mac-
china, ecco clrcolcre In Ita
lia anche un glornaletto per i 
bambini: «H fanchillo prole-
taiio» redatto a cura dl un 
gruppo dl compagni fra cui 
Enrico Minlo e Velio Spano; 
ed ecco poco piu tardi, un 
giomaletto anche per 1 solda
ti a l l Galletto Rosso» per 
iniziatlva partlcoiare di Sec-
chia e di altri giovani. 

In quegli ann! neri si trova-
rono e si inventarono tutti 1 
modi di moltiplicare la nostra 
stampa. Dal manifestinl re-
datti a mano o pollcoplati an
che solo per qualche diecina 
d! copie, ma che arrivavano 
nel cassettl e negll armadiet-
tl degli opera! In fabbrica. so^ 
to gli androni e dletro le por-
te delle case operale; alle 
«cerine» per tlrare •Compa
gna* o «BattaglIe Slndaca-
H»; a) cliche verl e proprl 
In leea leesera per VVnith: 
daH'lnchlostro chlmlco per im-
primere sul marmo del tavo-
Hni da notte. alia sera, nelle 
povere abita7ionI del compa
gni, alle Incision! a stampa-
tello su linoleum, al caratterl-
ni In gomma de! giocattol! da 
bambini: quanta e quale 
stampa! 

Non vl fu. In quegli annl, 
manifestazione antifaselsta 
plccola o grande, dove non 
compaiisse almeno un nostro 
nlccolo foello. manifestino o 
giomale. Cosl nel *31 durante 
le fermate di lavoro nelle 
fabbrirhe tesslll del Blellese 
e del Pordenonese apparvero 
manifestinl per 1*8 marzo e 
« Battaelie Sindacall » Cosl 
durante II grande sclopero del
le mondine che Impedl la ridu 
zlone del salari. clrcolarono 
oltre ai manifestinl e d a i Bat
taelie Sindacall». centlnaia dl 
copie della «Risala» stampa 
ta alia macchia. 

Anche neU'emigrazione Ita
liana. specialmente In Prancia 
la voce della stampa comuni
sta si faceva sentire e si rl-
percuoteva in Italia. Oltre a 
«Stato Operaio», la rivlsta 
del Partito Comunista Italia 
no, si stampava a Parlgl un 
settimanale per I lavoratori 
emigrati. Nel 1934. quando ne 
presi la direzione. ml pare 
che si chiamasse la «Dife-
sa » Dico « ml pare » perche 
questo settimanale cambtft. in 
meno di tre anni almeno ven 
tl volte dl nome. 

Intattt, malgrado che 
In Prancia vl fossero govern: 
piu o meno democratic!, su dl 
essi si faceva sentire la pres 
slone dell'ambasciata italiana 
e della polizia fasclsta e cos) 
ognl tanto, prendando a pre-
testo questo o queH'artlcolo, II 
settimanale venlva aospeso. 

Ma m redazione avevamo sem
pre gia pronti un'altra testa-
ta con nuovo titolo ed una au-
torizzazione per un nuovo di
rettore responsabile, in modo 
che tutt'al piu con un ritardo 
di un giorno o due tl «nuo-
vo» giornale prendeva 11 po
sto del vecchio, ed arrlvava 
ai nostri lettori. Cosl vi fu, 
se ben ricordo, oltre « La dl-
fesa », « La lotta », « II lavo 
ratore », P« Idea Popolare », il 
« Grido del popolo ». l'« Azio 
ne Popolare» e, ultimo, la 
« Voce degli Italiani » 

Anche il settimanale dell'e
migrazione riusciva ognl tan-
to a penetrare in Italia. So-
vente, nelle lettere degli emi
grati, anche solo sotto forma 
dl ritagli o di copia di qual
che articolo. E elb soprattutto 
quando si trattava di articol! 
0 di notizie mandated dalle 
decine e decine di lavoratori 
emigrati che collaboravano al 
loro giornale E che il giornale 
lo considerassero veramente 
« loro » lo dimostrano due fat-
tl: la tlratura e la sottoscrl-
zione. La prima passo In tre 
annl da 5000 a 40 000 copie; 
e la seconda riuscl, a parti-
re dal '36, a coprire. a^sieme 
alia vendita ed agli abbona-
menti. tutte le spese del gior
nale. Un giornale attivo e ra-
ro come una mosca bianca e 
basterebbe questo fatto a di-
mostrare quanto solido fosse 
il legame tra lettori e gior
nale. 

Quando in Ispagna vennero 
organizzate le Brigate Interna
zlonall e, per primo, II Bat-
taglione Garibaldi, si pose su-
bito 11 problema dl un giorna
le di lingua italiana per questi 
lavoratori combattenti per la 
liberta e lontanl dal loro pae 
se e dalle loro famlglle. E ' 
vero che si prowedeva a far 
avere loro il giornale dell'emi
grazione: ma I problem! che 
piu dlrettamente Interessara-
no 1 garlbaldin! erano altri, e 
perclb venne deciso dl fare un 
giornale proprio per loro. Na
turalmente, questo non pote-
va chiamarsi che «II volonta-
rio della Liberta». E con lo 
stesso nome furono chiamati. 
nella loro lingua, l giornali 
degli altri battaglionl Interna
zlonall. prima, delle Brigate 
in segulto. 

Uimpegno dei 
garibaldini 

Anche a II volontario della 
Liberta » era finanziato e pa-
gato, con sottoscrizionl volon-
tarie. dagli stessi garibaldini 
1 quali collaboravano pure, 
con grande impegno, alia re
dazione. Questa. che nei priml 
tempi si trovava a Valenza, 
si traslocb ben presto a Ma
drid per essere piu vicino al 
garibaldini ed anche alia ti-
pografia che stampava il gior
nale. Perche non era facile, 
per gli opera! spagnuoli. stam-
pare I giornali delle Brigate 
Internazionali. La nostra tl-
pografia, infatti, oltre a quello 
in lingua italiana, stampava 
anche i giornali In francese, 
tedesco e inglese: una vera 
torre di Babele per i nostri 
tipografi che avevano a mala-
pena fatto le elementar) spa-
gnuole. 

Ma per noi, per tutto quanto 
rlguardava I garibaldini, 1 no
stri bravl opera! spagnuoli 
avevano una dedizione partl
coiare. Non badavano ad ore 
o a difficolta. pronti a lavo
rare In qualunque momento, a 
rifare tre volte le bozze, a 
correre per tutta Madrid per 
procurers! la carta Ed « n 
volontario della Liberta* In 
lingua italiana era sempre il 
primo ad uscire, puntualmen-
te. malgrado bombardamemi 
e cannoneggiamenti che ognl 
giorno costrmgevano 1 tipo
grafi ad interrompere 11 la
voro tre o quattro volte. 

In seguito, quando nella Bri
gata Garibaldi furono Integra-
tl anche moltissimi spagnoli, 
si penso ad un giornale per 
questi, nella loro lingua. E 
vide cosl la luce « n Garlbal-
dino », per il quale le difficol
ta della lingua riguardavano 
soprattutto nol, piu che 1 ti
pografi. Per fortuna. se lo non 
me la cavavo troppo bene con 
lo spagnolo, i compagni Cane-
pa e poi Canapino (Calandro-
ne) che durante la loro con-
valescenza dalle ferlte lavora-
vano con me alia redazione, 
se la cavavano meglio. 

Anche in Spagna stampam-
mo. oltre al due giornali del
la Brigata. una quantlta dl 
opuscoli e d! librl. A gennalo 
del 1938, perfino un caiendario 
con delle splendide fotografie 
fatte. per lo piu, dai garibal
dini stessi. alcuni del quail si 
erano procuratl una macchlna 
fotografi ca 

Qualnina dl queste fotogra
fie che ancor oggl. In occaslo-
ne del rlnqiianfenarlo del no
stro Partito vediamo rlprodot-
te qua e la. sono state forse 
rlprese da un garlhaldino che 
non c piu tomato a rlvedere \m 
sua Italia. 

Estella 
(Teresa Note) 


