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«Nascita di una pedagogia popolare» 

La scuola 
di Freinet 

Ancora oggi I'esperienza di quesfo maestro comuni
sta francese offre riferimenti e confributi ufili alia 
lotla per il rinnovamenfo del noslro sisfema educative) 

E' stata un'iniziativa in-
telligente quella di ristam-
pare nel testo integrate il 
libro di Elise Freinet Nasci
ta di una pedagogia popola
re, che usei nel 1955 in edi-
zione ridotta presso la casa 
editrico La Nuova Italia. 

L'opera, seritta dalla mo-
glie di Celestin Freinet nel 
1940, tracciava la storia del 
lavoro teorico e pratico ini-
ziato dal maestro francese 
e sviluppato dal movimento 
che da lui fu fondato e di-
retto. Essa contiene molti 
ficritti di Freinet e di suoi 
collaborator! e corrisponden-
ti composti nell'arco di una 
ventina d'anni, che insieme 
con la narrazione delle vi-
cende del movimento fra il 
1920 e il 1949 fatta da Eli
se Freinet danno un quadro 
attendibile e vasto dello 
sviluppo di questo tentativo 
di pedagogia popolare (E. 
Freinet Nascita di una pe
dagogia popolare, Roma, E-
ditori Riuniti, 1973, 464 
pag., L. 2000). 

Rileggere Freinet signifi-
ca per molti insegnanti ri-
salire alle fonti, all'ispira-
zione prima di quelle tecni-
che e di quei metodi che da 
oltre ven'anni si applicano 
in Italia da parte di un nu-
mero sempre meno ristretto 
di maestri e professori, per 
lo piu aderenti al Movimen
to di Cooperazione Educati-
va sorto da noi fra il 1950 
e il 1951 per «tradurre in 
italiano >, autonomamente, 
quella che in Francia era 
gia la pedagogia Freinet. II 
primo nucleo si e ampliato, 
altre idee sono state elabo
rate e sottoposte a verifica, 
comincia a delinearsi quel
la che pu6 essere domani 
una didattica nuova con at-
tuazione di massa nella 
scuola pubblica per rinno-
varla mutandone i contenu-
ti e il ruolo nel collegamen-
to fra gl'insegnanti e il mo
vimento generale per la tra-
sformazione della societa. 

II merito primo del movi
mento che si richiama a 
Freinet, e dunque il meri
to primo di questo maestro 
comunista, e infatti di mo-
strare come non occorra es
sere apostoli dell'educazio-
ne, possedere doti eccezio-
nali, ne sia necessario di-
sporre di condizioni struttu-
rali, edilizie, economiche 
particolarmente favorevoli 
per insegnare in un altro 
modo, democratico, scienti-
fico, aperto alia realta < na-
turale > e sociale. Basta co-
noscere alcune tecniche, a-
vere il senso della ricerca 
e della verifica, cercare di 
rompere l'isolamento fra in-
segnante e insegnante e fra 
scuola e ambiente sociale, 
basta credere al diritto del 
bambini e dei ragazzi alia 
felicita, alia conoscenza. 

Risalire alle fonti, si di-
ceva. II libro va letto, cer-
to, per conoscere o per tor-
nare a considerare chi fu 
e che cosa fece Celestin 
Freinet Un maestro toma
to dalla prima guerra mon-
diale coi polmoni lesi, che 
contesta metodi e contenuti 
della scuola tradizionale ed 
elabora nuove tecniche che 
permettano a lui di lavora-
re e ai ragazzi dell'ambien-
te popolare di apprendere e 
di emanciparsi, che supera 
ostilita e incomprensioni. 
Un maestro che cerca e tro-
va appoggio tra i lavoratori, 
che perde la lotta contro la 
burocrazia e vince quella 
per 1'organizzazione di un 
movimento d'insegnanti col-
legato col movimento ope-
raio e democratico, che or-
ganizza i maestri e i conta-
dini, crea la Cooperativa 
dell'Insegnamento Laico e 
le cooperative di produzione 
agricola, partecipa a congres-
si pedagogici internazionali. 
Egli e in corrispondenza 
con uomini di scienza e di 
cultura di fama mondiale 
e con maestri d: citta e vil-
laggi europei e americani, 
aderisce al Fronte Popolare, 
combatte i tentativi fascisti, 
passa per I'esperienza della 
lotta di liberazione e rico-
mincia tutto da capo, nel 
1945, quando il movimento 
i distrutto e va ricostmito 

Ma il libro va letto anche 
per una verifica sui princi-
pi. Neppure Freinet, va da 

Premi 
dell'Istituto 

Gramsci 
per studi 
su Curie! 

I familiar! di Eugenio 
Curfel hanno messo a di
sposition* dell'Istituto Gram
sci la somma di L. 500.000 
che sari destinata a pre 
miare saggi e tesi di lau 
n* sulla vita e l'opera del 
dirigente comunista caduto 
nella guerra di Liberazione. 

Le modalita per concorre-
re all'assegnazione del pre
mi saranno rese note nel 
mese di settembr* pros-
simo. 

se, puo essere accettato tut-
to, acriticamente, e neppu
re tutto cio che era accetta-
bile vent'anni fa lo e anco
ra. Ci furono degli sbanda-
menti che pesarono sul mo-
vimento e sul suo fondato-
re, eontrasti con le forze po-
liticho della sinistra fran
cese dovute a incomprensio
ni reciproche. C'e infine il 
continuo mutare delle si-
tuazioni che impone di rive-
dere cio che per un certo 
tempo e stato valido, di pro-
cedere insomnia a continui 
aggiornamenti 

Tuttavia restano motivi 
validi di adesione non solo 
alio tecniche didattiche ma 
anche ai principi educati-
vi di fondo. Alle tecniche, 
nel senso che il testo libero 
come attivita espressiva 
fondamentale, la tipografia 
come strumento per stam-
pare e diffondere idee, gli 
schedari e tutto il rimanen-
te materiale che e stato e-
laborato in Francia e in Ita
lia nel corso di decenni ser
ve e deve continuare a ser-
vire per una scuola impo-
stata suila ricerca 

Ai principi: la trasforma-
zione politica e sociale co
me condizione per attuare 
fino in fondo i programmi 
educativi democratici e ri-
voluzionari; la necessita, 
percio, di «legare piu che 
mai la scuola al popolo af-
finche la educazione perda 
tutto cio che fino ad oggi 
ha avuto di mistico e ari-
stocratico, per diventare la 
solida preparazione alia vi
ta proletaria»; il rifiuto 
della suggestione pseudo li-
bertaria ad una scuola « del 
gioco » in nome della serie-
ta e dell'impegno; la tradu-
zione in termini politici de
mocratici e socialisti della 
parola d'ordine comune a 
tutto il movimento dell'edu-
cazione nuova secondo cui 
la scuola deve essere vita, 
non semplice preparazione 
alia vita; la consapevolezza 
che Peducazione e un fatto 
complesso, di cui quello 
scolastico non e il solo mo
menta e a cui i lavoratori 
devono partecipare insieme 
coi maestri. 

Deriva da tutto questo 
l'appello alia coerenza de
gli insegnanti e la critica a 
chi separa l'impegno politi
co e sociale dall'impegno 
professionale e culturale, 
didattico, espressa con par-
ticolare severita mentre si 
combatteva in Spagna (e 
a Freinet giungeva il salu-
to degli aderenti spagnoli 
al movimento, «sul fronte 
d'Aragona, in lotta contro 
il nemico fascista»). Sono 
questi alcuni principi che 
ritroviamo nella realta del
la lotta italiana di oggi per 
mutare la scuola. 

Alia realta politica nostra, 
ad una discussione sui com-
piti da affrontare in questo 
momenta ci richiama la no-
ta introduttiva premessa 
dal traduttore Marco Cec-
chini a questa edizione. E' 
un testo interessante, che 
propone problemi. Uno e 
immediatamente connesso 
con la lotta per la riforma 
della scuola. Secondo Cec-
chini uno strumento della 
classe dominante per impe-
dire la diffusione della 
scuola < popolare > e 1'au-
mento della quantita d'istru-
zione in una scuola che con-
servi invariate «la ideolo-
gia e la qualita dell'inse-
gnamento >. Sul piano a-
stratto delta teoria cio e 
vero. In pratica, tra i letto-
ri operai, i lavoratori, gli 
elementi attivi del movi
mento sindacale e politico, 
a cui e consigliabile la Iet-
tura di questo libro, 1'enun-
ciazione di questa tesi puo 
creare confusione. Puo in-
generare la convinzione er
rata che la lotta per nuovi 
contenuti e nuovi metodi 
debba essere separata da 
quella per 1'espansione del-
l'istruzione, che la prima 
condizioni la seconda al 
punto che, estremizzando, 
finche la prima non sara 
vinta la seconda non dovra 
neppure cominciare. Sono 
invece due momenti insepa-
rabili d'una rivendicazione 
unitaria. 

E' importante non dimen-
ticare mai che l'allra classe 
vuol mantenere alia scuola 
la funzione di strumento 
per diffondere le sue ideo
logic, ma e importante im-
pegnare le forze di un va
sto movimento per 1'espan
sione scolastica. per le au-
le, i] tempo pieno, l'eleva-
rnenfo dell'eta scolastica. la 
diminuzione del rapporto 
fra numero degli ahinni e 
numero degli insegnanti. e 
in primo luogo per manda-
re tutti a scuola otto e noi 
diec' anni. e al tempo stes-
so ner nuovi contenuti. ri-
cavati dalla realta sociale. 
»"* contranporre alle vec-
chi*> ideologic per nuovi 
"iftodi rbn servano ad un 
lavnrn scol»stico te«o all'au-
menfo costanfo delle cono-
scen7A o aM'aumento pro-
<nros"ivo *r>Vo spazio di li-
berta. 

OMBRE NERE SUL CINEMA AMERICANO 

La grande crisi e i piccoli dittatori 
Le tappe della persecuzione razzista e anticomunista che viene sanzionata da un accordo ufficiale tra il governo 
e Hollywood - Hearst, il magnate della stampa, domina una produzione earatterizzata da anticultura e orgoglio 
capitalistico - American Legion e Ku Klux Klan, bracci secolari della politica reazionaria degli anni trenta 
La fine della guerra 191418 

porta sugli schermi il trion-
fale rientro in patria dei sol-
dati con Veltnetto a pignat-
Una, che sfilano per le vie 
di New York sotto un tripu-
dio di coriandoli e stelle fi-
lanti. Ma con quelle «gran-
di parate » ha inizio anche il 
fenomeno del reduciomo, men
tre si accentuano — specie tra 
coloro che sono rimasti a ca
sa — i gia radicati vizi del 
naz'tonalismo e della xenofo-
bia. Da principio VAmerican 
Legion con i suoi ex combat-
tenti non sembra fare molti 
danni. Si dedica all'educazio-
ne patriottica dei ragazzi, or-
ganizzando campeggi e gare 
sportive. Solo piu tardi ci si 
accorgera che il suo fine e 
di creare, com'e stato sent-
to, « una generazione di boy-
scouts con baionetta >. Intan-
to tra gli smobilitati sconten-
ti trova fertile terreno Vodio 
razzistico. 

All'isterismo anti-rosso deri-
vante dagli echi della rivolu-
zione in Russia (e per rosso 
s'intende il comunista come 
il socialista. I'anarchico come 
il radicate) si aggiunge il pa-
nico per gli scioperi dell'ac-
ciaio e del carbone. Gli immi-
grati appaiono evidentemente 
i piu. sospetti, perche recano 
dal vecchio continenle una 
tradizione piu agguerrita di 
rivendicazioni sindacali e di 
strategia di fabbrica. Conse-
guenza inevitabile di tale men-
talita e I'avversione per colo
ro che avevano dato agli Sta 
ti Uniti le quattro piu ample 
ondate d'immigrazione dell'ul-
timo' quarantennio: gli italia-
ni. Le tappe della grande per
secuzione sono: nel '18, Vim-
migration Act che prevede la 
deportazione per chi si occupi 
di propaganda sovversiva: nel 
'19, le retate poliziesche net 
quartieri itdliani delle massi-
me citta dell'Vnione, parlando 
delle quali I'avvocato Halston 
grida di fronte alia commis-
stone parlamentare < Ci tro-
viamo al livello della polizia 
zarista, e impossibile cadere 
piii in basso ». - , 

E' in questo periodo che, 
sotto la spinta dell'alta finan-
za, si addiviene tra governo 
e industria cinematografica a 
una convenzione uf {iciale che 
prescrive: «II cinema terra 
impiegato per comballere la 
propaganda bolscevica... H mi-
nistero degli Interni mette in 
rilievo la necessita di pro-
grammare film che esaltino le 
grandi possibilita offerte dal 
nostro paese agli immigrati 
volonterosi, che raccontino 
stone di uomini che hanno 
fatto fortuna*. Non passano 
nemmeno tre mesi tra la 
pubblicazione di questo docu-
mento e Vincriminazione di 
Sacco e Vanzetti. L'anarchico 
Andrea Salsedo, sottoposto a 
cterzo grado* dalla polizia, 
si e appena gettato (o e sta
to gettato?) da un quattordi-

PitUburg 1930: agenti in borghese affrontano in arml un plcchetto di scioperanti 

cesimo piano di New York. 
11 cinema, obbediente ai 

suoi padroni, tace mentre la 
opinione pubblica e in fer-
mento. Perche parlarne? Sal
sedo o Sacco o Vanzetti non 
sono dei < volenterosi > che in 
America € hanno fatto fortu-
na ». Circolano invece a quel-
Vepoca pellicole quali Bolsce-
vismo alia sbarra su soggetto 
di Thomas Dixon (lo stesso 
del razzista La nascita' di 
una nazionej, Corrente sotter-
ranea di Wilfrid North, su un 
reduce fuorviato dai comu-
nisti, L'altra meta di King Vi-
dor, che fa vederc tcome 
I'uomo ricco abbia pure i suoi 
problemi da risolvere, quanto 
il povero lavoratore». Piu 
avanti Vidor nel famoso La 
grande parata (1925) riprende 
un tema caro al cinema di 
guerra e fondamentalmente 
menzognero: che I'intervento 
del 1917 in Europa abbia con-
tribuito all'affratellamento del
le classi tra i combattenti 
americani. II giovane miliona-
rio John Gilbert va a recupe-
rare I'operaio Karl Dane col-
pito a morte, nella «terra di 

nessuno », dalle mitragliatrici 
tedesche. 
' Per un grottesco ma non 
incomprensibile fenomeno di 
lealismo esasperato, tra t piu 
accesi accusatori degli immi
grati figurano elementi non 
americani, o americani da una 
sola generazione. In una se-
quenza del suo capolavoro, 
Greed (1923), Stroheim ha gia 
bollato Vamericanismo arma-
to di certe famiglie tedesche 
della California. D'origine te-
desca e anche FriedHch Katz-
mann. il procuratore genera
le al processo di Sacco e Van
zetti, I'uomo che non esita a 
additare nei due imputati la 
odiata « componente italiana » 
confondendo a bella posta ma
fia e anarchia, omerta crimi-
nale e solidarieta politica, e 
tirando in ballo riti di san-
gue e barbare costumanze; 
proprio la nello stato del 
Massachusetts, tristemente no-
to per le stragi di Salem, 
per tre secoli di roghi di 
tstreghe*; a poca distanza 
dai ghetti portuali di Boston 
dove italian't e altri immigra
ti vivono quasi senza possibi

lita di contatto con la societa 
del paese. 

Questo £ espresso ' motto 
bene, come si ricordera, nel 
film Sacco e Vanzetti di Giu-
liano Montaldo (1971). Giova 
dire perd che il teatro statu-
nitense non ha esitato quan
to il cinema a toccare quel 
tragico episodio. II processo 
di Boston e stato rievocato 
gia nel 1928 col dramma Gli 
dei della folgore di Maxwell 
Anderson e Harold Hickerson, 
e — sia pure con interessi ar-
tistici fuorvianti — nel 1935 
da Winterset (Scena d'inver-
no) dello stesso Anderson, 
mentre ne accenna anche la 
commed'a d'ambienie giorna-
listico Fronte Page (Prima pa-
gina) di Ben Hecht e Charles 
MacArthur (1928). Winterset e 
Front Page trovano anche la 
via del cinema, ma Front Pa
ge (1931) come film i vietato 
dalla censura fascista e Win
terset (1937) riesce a venire 
in Italia col titolo Sotto i ponti 
di New York solo perche gia 
annacquato a Hollywood ri-
spetto al dramma originario e 
in doppiaggio ulteriormente 

ritoccato fino a perdere ogni 
riferimento a Sacco e Vanzet
ti, alia natura italiana e pro-
gressista dei personaggi. E' 
passato, anche alia mostra di 
Venezia, come un epidermico 
pamphlet contro il gangsteri-
smo americano-

Vitalismo. anticultura, orgo
glio capitalistico dnminano 
Hollywood nell'ultimo decen-
nio del muto, quando il cine
ma statunitense signoreggia 
praticamente su tutti i merca-
ti. Dietro almeno tre grandi 
societa produttrici si nqscon-
de la mono lunga di William 
Randolph Hearst, il magnate 
della stampa. quello che Or
son Welles nel 1941 filmera in 
Quarto potere col nome di 
<t cittadino Kane > definendolo 
«un grande americano, un 
grande passionate, un grande 
porco *. Naturalmente tra le 
dita di questi altissimi control-
lori passano di tanto in tanto 
dei film di valore. A volte a 
loro insaputa, a volte a loro 
dispetto; e in tal caso la rap-
presaglia non si fa allendere. 
L'America degli anni ruggen-
ti e quella che ha condanna-

Una malattia a sempre piu larga incidenza sociale 

LE RICERCHE SULLE CAUSE DELL'INFARTO 
II fumo, il tasso di colesterolo nel sangue, lo stress e I'ipertensione vengono ritenuti i fatfori maggior-
menffe predisponenti — La necessita di avere un' assistenza sanitaria efficiente e, soprattutto, rapida 

Ogni anno in Italia, da due- | 
cento a duecentocinquantami-
la persone vengono coipite da 
infarto miocardico; di queste 
circa settantamila muoiono 
e il resto riesce in qualcne 
modo a sopravvivere. Questa 
e la paurosa realta a cui sia-
mo arrivati in pochi anni: il [ 
bilancio e di quasi duecento 
morti al giorno per infarto, 
con un tasso di incremento 
del 451> per i soggetti tra i 
45 e 64 anni e, soprattutto, 
con un aumento del 14% per 
quelli tra i 25 e i 44 anni. 

E* evidente che questa « ma
lattia » ha tutti i requisite 
per concorrere in pericolo-
sita con molti altri « mail del 
nostro tempos (compreso il 
cancro che. peraltro. e a tut-

t'ora meno pericoloso). Le ri-
cerche suii'infarto stanno 
quindi cercando di dare alme
no un freno aU'espanslone di 
questa malattia e il proble-
ma che ci si pone e quello 
di capire a fondo le cause 
per cui questo nostro mu-
scolo fondamentale. il cuore, 
possa cessare improvvisamen-
te di funzionare. Le cause 
che possono portare all'infar 
to sono attuaimente oggetto 
di accurati studi da parte di 
moltissimi is ti tut I di ricerca 
sparsi in tutto il mondo: 
il fumo e il tasso di coleste 
rolo nel sangue, lo stress e la 
ipertensione sono indicati co
me maggiori protagonist! di 
queste ricerche. Per capire 
meglio perche ci si orient! 
in questo senso e prima ne 

Giorgio Binl 

La «rosa» dei finalisti 
del Premio Viareggio 

VIAREGGIO. 21. 
La giuria del Premio « Viareggio». presieduta da Leonida 

Repaci, ha esaminato tutte le opere entrate nella «rosa» 
e quindi ha scelto le finaliste che sono: 

Narrativa: Antonio Altomonte, «La sostanza brunan (ed. 
Bietti); Achille Campanile. «Manuaie di conversaziones (Riz 
zoli); Natalia Ginzburg. «Caro Michel*» (Mondadori); Sil
vio Micheli, «Gran lascos (Mursia); Sandro Penna, c Un po' 
di febbre* (Garzanti): Alberto Vigevani. «Fine delle dome-
niches (Val leech)) 

Poesia: Ferdinando Camon, «Uberare 1'animale» (Gar
zanti); Raffaele Troni. «Elog1o del disertore* (Mondadori); 
Franco Fbrtini, «Questo muros (Mondadori): Marino Mo-
retti, «Le poverazzes (Mondadori); Renzo Ricchi, «La storia 
ha tempi lunghis (Vallecchi): Mario Socrate. «Manuale di 
retoiica in ultimi esempi* (Marsilio). 

Saggistica: Lorenzo Bedeschi, «La corrente radicale del 
modernismo romano* (Argalia); Giulio Cattaneo, all gran 
lombardos (Garzanti); Alessandro Galante Garrone, «I radi
cal! d'ltalian (Garzanti): Davide Lajolo. «Di Vittorion (Bom-
plani); Adriano Ossicinl. «GII esclusi e noi» (Armando); 
Mario Praz, «I1 patto col serpente* (Einaudl). 

cessario capire ' cosa sia un 
infarto. 
' II cuore e un grosso mu-

scolo che serve per far giun-
gere il sangue in ogni parte 
del nostro corpo; esso e com-
posto di quattro cavita com-
primibili. chiamate atrii e ven-
tricoli. e, attraverso delle con-
trazioni. circa centomila al 
giomo. fa percorrere al san 
gue qualcosa come diecimila 
chilometri di vene ed arterie 
fino a farlo giungere ai ca
pillar! che irrorano . tutti i 
nostri tessuti. 

n cuore. dovendo compiere 
tutto questo lavoro. ha ne
cessita di ricevere continua 
mente grosse quantita di san
gue ossigenato che gli forni-
scono I'energia per pulsare. A 
questo scopo intorno al cuo
re vi sono delle particolari ar
terie chiamate coronarie; e 
evidente che un'occlusione di 
queste provochera una defi-
cienza di sangue in tutto il 
muscolo o in parte di esso. 
Tnl\ occlusioni sono provo 
cate dal formarsi di groml 
di sanaxie cnamlato che pos 
sono ostruire i vasi sunsiii-
zni. e rarterosclero.M. cloe 1'ac 
cumulo graduale di sostanze 
erasse e tessuti Hbrnsi lun-
jro le oareti interne delle arte
rie. nuft far avv«nir*» t>!6 facil-
mente tutto ci6 Meno san-
eue osR^vmfitn wrriva al cno 
re meno oiwsto puA «Iavorare» 
n̂ "ma»mentA. 
. Di sol I to l'infarto miocardi

co non pun d! per si oro 
vocare la morte del paz'en-
te. ma rrw»Ho s»v».<y:o inter 
venrono del'* comolicaz'oni 
•wnrflttutto flbriilazfoni ven-
tricolor* c'o? nna ar'tm'a dei 
ventrlcoM. una soecie di cor 
to e'renito dovuto »»d una at 
tivlta elettrica irrereiare. S? 
sf Intervene t<»nnesUvamen 
te ni nun ovviare a queeta 
comnlicazlone: un massflKlo 
cardlaoo o la stlmolazione 

elettrica possono nella mag- ! 
gioranza dei casi far supera- j 
re il momento cntico al pa | 
ziente. ma I'intervento deve 
essere immediate 

E* evidente da tutto cio la 
necessita di avere un'assisten 
za sanitaria efficiente e, so 
prattutto, rapida. Esistono a j 
questo scopo degli ' special] 
centri sanitari, le umta coro 
naricbe. Queste sono organiz 
zate in maniera per cui an 
che una sola infermiera (spe 
cificamente pre parata) pud te 
nere sotto controllo continuo 
parecchi malati contempora-
neamente, intervenendo imme
diatamente airoccorrenza. A 
queste unita si affiancano 
piu di venti centri cardio-
chirurgici. di cui ben pochi 
realmente funzionanti; e ne
cessario inoltre precisare che 
le unita coronariche oggi esl-
stenti (piu di 50). con circa 
duecento posti letto. soddisfa-
no appena il 10^ delle neces
sita del paese. 

Da quanto detto e chlaro 
che gli sforzi vanno diretti 
principal mente in due sen-
si: da una parte ampliare. mo 
dernizzare le strutture san!-
tarie esistenti. creandone del
le nuove. dall'altra affrontare 
con mezzi adeguati il proble-
ma della orevenzione del male-

ET ormai patrimonio della 
medicina il fatto che le prin-
cipali cause indirette dell'in-
farto siano 'dentincabili con 
I'obesita. il diabete. la seden 
tarleta e gli stress emot'vi 
ma sono soprattutto il fu
mo. Viwrtenslone. il livello 
di co^sterolo nel santrue ad 
essere considerati nericolasi. 
La nicotina delV sf^arettp ad 
esemoJo, agendo da vasoco-
strittore. aumenta il r'tmo 
card'aco e f<» aumontflre il 
fAbbisogno di san true del 
cuore. che. ner questo mo
tive e nlfi esposto a laiuff]-
cienza dl lrrorazione aangul-

gna, E' infatti statisticamen 
te dimostrato che, chi fuma 
piu di 20 sigarette al giorno. 
e tre volte piu esposto al 
l'infarto di chi non fuma. 

Inoltre e stato dimostrato 
che il colesterolo (una so
stanza che ha una parte nella 
sintesi di alcuni ormoni ses-
suali) si deposita facilmente 
sulle pareti arteriose, met-
tendo cosi in pericolo la fa-
cilita della circolazione san 
guigna: un aumento del tasso 
di circa il 30% rispetto ai va
lor! normali. espone all'infar-
to con una frequenza due vol
te magsiore. L'ioertensione a 
sua volta svolge un ruolo 
sempre piu di rilievo. La ten-
sione continua cui si e sotto-
posti alia catena di montag 
gio. ner esempio. o alia gui-
da di un autobus, si riper-
cuote drammaticamente sul-
l'oreanismo. 

Su questa «malattia P che 
colpisce prevalentemente gli 
uomini o le donne in meno-
pausa . (probabilmente per 
motivi di carattere ormona-
le) si stanno compiendo mol-
te ricerche. per stabilire se 
possa esserne trasmessa ge-
neticamente la predlsposizio-
ne. Questo ed altri indirizzi 
di ricerca sono. perd. ancora 
da aporofondire e da esplo-
rare: la loro strada pud es
sere mol to lunga prima dl 
poter cominciare a dare delle 
possibilita di - apolicazione 
pratica. Appunto per questo. 
mentre e necessario un po-
tenziamento della ricerca che 
possa accelerare i tempi, bi-
sowna non trascurare le pos
sibilita di cura e prevenzione 
che g«a nbb'flmo. creando nuo
ve e attrezzate unita corona
riche e. In ronerale. facendo 
uno sforzo. soorattutto finan-
zlario, per sfruttare a fondo 
tutte queste possibilita. 

Luca Ma rota 

to Stroheim alia morte civile, 
sconfessato Robert Flaherty, 
osteggiato Charlie Chaplin, 
truffato Eisenstein. 

All'ombra del capitate si 
sviluppano nel paese piu o 
meno coperte esperienze fa-
scistiche. La piii nota e la d'xt-
tatura instaurata dal gover-
natore Huey Pierce Long sul-
lo stato della Louisiana. Long. 
che aveva un motto alia « cit
tadino Kane >: Faro di ogni 
uomo un re, finisce poi assas-
sinato da un medico, figlio di 
un suo rivale politico. Richia-
mandosi a quel motto, Robert 
Rossen dirige nel 1950 una 
biografia cinematografica del 
dittatorello (nel film si chia-
ma Willis Stark) col titolo 
Tutti gli uomini del re, toglien-
dolo dal precedente dramma 
e romanzo di Robert Penn 
Warren, uno scrittore che ave
va vissuto personalmente il 
regime di Long e aveva fini-
to il testo teatrale. 

II caso Long non e un fug-
gevole incidente nella vita 
pubblica degli Stati Uniti di 
allow: la Louisiana, uno sta
to con tre milioni di abitanti, 
lo vive per sette anni conse-
cutivi (1928-1935). Altrove le 
associazioni filofasciste nun 
giungono a gustare il sapore 
del potere e tuttavia ramifi-
cano laboriosamente sotto la 
pelle della nazione. A Jersey 
City il sindaco Hague gover-
na a lungo da piccolo « duce » 
con I'appoggio di squadre di 
azione composte da ex gang
sters: nel 1938. il regista 
Alexander Hall ne denuncia 
la nefasta opera in II vendi-
catore. con Edward G. Ro
binson. A Indianapolis, le riu-
nioni dell'American Legion si 
aprono e chiudono col saluto 
« romano >. Non a caso e nel
la stessa citta che il Ku Klux 
Klan conosce la sua massima 
potenza. 

Tra Legion e Klan, la poli
tica reazionaria ha nel 1930 
due bracci secolari egualmen-
te pericolosi. Ma anche mol-
te comunita religiose fanno 
buon viso ai fascisti. Padre 
Charles Coughlin, fondatore 
del Christian Front, diventa 
il primo demagogo radiofoni-
co d'America e da tutti i mi-
crofoni rovescia torrenti di 
maledizioni contro radicali e 
semiti, precorrendo perfino 
Hitler — che non e ancora 
salito al potere — in una di-
chiarazione che poi diventera 
U ritornello del Terzo Reich: 
c Sono gli ebrei che prepara 
no la seconda guerra mondia
le ». L'Osservatore romano e 
gli arcivescovi cattolici degli 
Stati Uniti sconfessano Padre 
Coughlin, ma I'opinione pub
blica americano ne restera 
fortemente influenzata. L'ame-
ricano medio e isolazionista, 
ama poco la politica al cine
ma e fuori del cinema. La pro
sperity eroica degli Anni Ven
ti non sembra piii un trionfo 
da festeggiare parossistica-
mente, ma un risultato da am-
ministrare con la serenita del 
I'abitudine. Che piii? Alia Ca 
sa Bianca c'e Herbert Hoover. 
denominato il Grande Ingegne-
re, economista e tecnico fi-
nanziario provetto. Si pud sta
re tranquilli. 

In questa atmosfera, tra il 
settembre e I'ottobre 1929, 
rovina Wall Street. La cadu-
ta dei corsi borsistici sarebbe 
proseguita senza interruzioni 
fino al 1933, ma gia quel pri 
mo mese di tracollo indica 
inequivocabilmente Ventita del 
disastro e il volume degli in
teressi a repentaglio. Tre mi
lioni di disoccupati nel 1930, 
che sarebbero diventati ben 
presto tredici, ovvero un de 
cimo della popolazionc globale. 
E' un risveglio amaro per 
VUnione, ma la parte piu evo-
luta dei cittadini avverte che 
la situazione cosi radicalmen-
te mutata pub portare anche 
a benefiche svolte sociali. a 
nuove consapevolezze ideolo-
giche e economiche. Una bo-
nifica di Hollywood, tra Val
tro, appare meno lontana. 
c Sia benedetta la crisi > scri-
ve il giovane soggettista Dal-
ton Trumbo sulle coltmne del
lo Hollywood Spectator, indi-
cando ai magnati del cinema 
t nuovi obblighi loro incom-
benti. Ma questi preferiscono 
ricorrere ai gruppi bancari di 
Morgan e Rockefeller, diven-
tando cosi marionette in ma-
no ai finanzieri di vertice, gli 
stessi che fanno e disfanno i 
candidati alia Casa Bianca. 

Tornati saldamente in sella, 
i padroni non perdonano a 
Trumbo la sarcastica < bene-
dizione*. Gli impongono di 
uscire ddllo Screen Writers 
Guild, il nuovo sindacalo sce-
neggiatori, d'impost azione de-
mocratica, e poiche rifiuta lo 
licenziano. Uno dei piu bril-
lanti innovatori di Hollywood 
ha cosi la carriera troncata. 
Molti anni dopo, finita la 
guerra, le commissions oVin-
chiesta maccartiste lo puni-
ranno ancora con un anno di 
carcere per c attivita antiame-
ricane >. Trumbo riesce a gi-
rare il suo primo film come 
regista nel 1971, a sessun:a?oi 
anni, ed i un film coerente 
con tutta la sua vita, la ri-

duzione di un suo agghiac-
ciante libro antibellicista, 
Johnny Got His Gun (Johnny 
prese il suo fucile). Ma forse 
anche da noi qualcuno conti
nua a non voter bene al vec
chio ribelle. Johnny Got Hi« 
Gun non ha ancora trovato Us 
via della distribuzione in 
Italia. 

Tino Ranieri 
(2 - continua) 
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SCORZA 
Storia di Garabombo, I'lnvisi 
bile. Romanzo. Eroe (avolo 
so coraggioso astuto. Torn*. 
tra storia leggenda fantasia 
humour, i'arte penetrante e 
aggressiva dell'autore di Rui 
li di tamburo per Rancas. Tra 
duzione dallo spagnolo di En 
rico Cicogna. Lire 3.000 

TRA FASCISTI 
E GERMANESI 
di A. Tagliavanto (Hermann). 
Un'infanzia di mazzate e di 
fame vissuta durante I'ultima 
guerra e raccontata con fol 
gorante vitalita da un naif di 
talento. Lire 2.000 

DALLA PARTE. DELLE 

BAMBINE 
di Elena Glanlnl Btlottl. In 
quale modo e con quali mez 
zi sin dai primi anni le bam 
bine vengono indotte dalla fa 
miglia. dall'ambiente sociale e 
dalle istituzioni ad assumere 
il ruolo femminile al quale so 
no assegnate. Lire 1.500 

Biblioteca di storia con 
temporanea diretta da 
M.L.Sarvadorl N.Tranfaglia 

DALLO STATO UBERALE 

AL REGIME 
FASCISTA 
di Nicola Tranfaglia- II proble 
ma della continuity tra libera 
lismo. fascismo e postfasci 
smo; il ruolo politico delle 
istituzioni. e in particolare del 
la magistratura, al centro di 
una serie di acuti e stimolan 
ti saggi e anticipazioni di ri 
cerche. Lire 3.200 
Gia pubblicato: Giulio Cerrett 
Con Togtiatti a Thorez. L. 3 BOO 

GUILLERMAZ 
II Partito comunista cinta* al 
potere (1949-1972). Dalla visita 
di Mao Tsetung a Mosca a 
quella di Nixon a Pechino: piu 
di vent'anni di sforzi immani 
e di dura lotta per assurger* 
ai rango di grande potenza 
mondiale. Lire 5.000 
Gia pubblicato: Storia dal Par 
tito comunista cinasa (1921-
1949). Lire 4000 

La nuova collana diretta da 

G. A. Maccacaro 
MEDICINA E POTERE 
BAMBINI IN 
OSPEDALE 
di James Robertson. Una ricer 
ca allarmante sui turbamenti 
emotivi che possono sorgere 
in un bambino costretto ad 
una "rigida" degenza in ospa 
dale. In appendice II bambino 
e dell'ospedale? del Semina 
rio di studenti di Biometria • 
Stahstica medica dell'Univer 
sita di Milano. Lire 2.000 

MARX/ENGELS 
La guerra chile negll Stall 
Uniti. Frutto di un'esemplara 
collaborazione questi scritti, 
inediti in Italia, apparirono fra 
il 1861 e il 1862 a commen 
to della situazione politica ed 
economica interna e interna 
zionale negli USA. L. 2.400 

IL RE "BUONO" 
di Ugoberto Alfassio Grimsl 
di. 'Un libro vivido ed esire 
rnamente interessante* Denis 
Mack Smith 5* ed. Lir<» 3000 

LA DROGA 
E IL SISTEMA 
100 drogati raccontano. Una 
nuova repressione di Marlsa 
Rusconi e Guido Blumir. 3* 
edizione. Lire 2 200 

Novitd 
e suceessi 


