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DaH'ultima opera del compagno Pietro Secchia 

II vero carattere 
della Resistenza 

«l l modo migliore per essere battuti sarebbe proprio stato quello di rinchiuderci in un'unita 
ristretta, limitata alle sole forze socialiste e di elaborare sulla carta dei bei programmi avan
zati, invece di impegnare tutte le energie per sviluppate la lotta armata e la lotta di massa» 

L'ultima opera del com-
pay no Secchia, pubblicata 
recenthsimamente, e un 
volume di ricordi, docu-
menti inediti e testimoniali
ze dal titolo <• 11 partito 
comunista italiano e la 
guerra di Liberazione ». 

KpH vi ha premesso 
una introduzione della qua
le pubblichiamn dei brani, 
net quali si analizzano la 
yrandezza e i limiti delta 
Itesistenza e si difende da 
polemiche e dejormazioni 
la politica di unita nazio-
nale antifuwista persegui-
ta dai comunisti italiani. 

Se negli anni trascorsi una 
deformazione della Resistenza 
vcnne anche da parte di al-
cuni die si rivolgevano parti-
colarmente ai giovani nel ten
tative di far loro credere ad 
una Resistenza « tradita ». e 
tradita non da coloro clie ne
gli anni 1946-1947 spezzarono 
il fronte delle forze democru-
tiche antifasciste e fecero ope
ra di conservazione e reazio-
ne, ma dai democralici sin-
ceri, dalle forze di avanguar-
dia della Resistenza, la re-
sponsabilita. in parte, e anche 
nostra, perche non abbiamo 
affrontato chiaramente deter-
minati problemi e sciolto nodi 
che andavano sciolti. 

Forse a creare certi «mi
tt > abbiamo contribuito un 
po' anche noi. perche. special-
mente nei primi anni dopo la 
Liberazione (quando era giu-
sto valorizzare al massimo i 
risultati della Resistenza) non 
abbiamo messo sufliciente-
mente in luce insieme alia 
grandezza i limiti obiettivi che 
la Resistenza ha avuto. Cio 
e andato a scapito di una 
conoscenza effettiva della real
ta di allora. 

Oggi i giovani che leggono 
certe storie romanzate della 
nostra guerra di Liberazione 
lianno l'impressione che noi 
avessimo il potere e che non 
siamo stati in grado o peggio 
non abbiamo voluto tenerlo oggi amano parlare soprattut-
(chissa poi perche?) per rea- to ai giovani. si tende ad in-

grandirla, a gonfiarla, ad esa-
gerarne la forza, sino a soste-
nere che ci fu una Resistenza 
proletaria che si batteva pet-
la rivoluzione socialista. per 
la dittatura del proletariato, 
in contrapposizione ad una re
sistenza antifascista, unitaria, 
garibaldina che si batteva per 
cacciare i tedeschi e i fascisti 
e per realizzare un regime di 
effettiva «democrazia progres
siva ». 

Apri le 1945: Pietro Secchia, al centro tra Cino Moscatelli e Luigi Longo, sfila 
per le vie di Milano alia testa delle formazioni partigiane della Valsesia e del-
I'Ossola. II pr imo a sinistra e Aldo Aniasi, oggi sindaco di Milano. 

in grado di conquistarlo. 
Da parte di certi movimen-

ti, che si presentano come 
« giovanili» ed in passato i-
gnororono la Resistenza, o 
cercarono ' di svalutarla, che 

lizzare. non dico la rivoluzio
ne proletaria, che questo era 
assolutamente al di fuori del
le possibilita e della realta. 
ma neppure un regime di de-
mocrazia progressiva. In ef-
fetti, per le condizioni in cui 
si sviluppo la guerra di Libe
razione in Italia ed in Euro-
pa, noi (quando dico noi in-
tendo dire gli antifascist!, il 
CLNAI) il potere non l'abbia-
mo mai avuto, ne fummo mai 

Al di la degli slogan 
Al di la delle frasi fatte e 

degli slogan: Resistenza «tri-
colore > o Resistenza « rossa ». 
sta la realta dei fatti. La Re
sistenza in Italia e stata una 
sola: e stata antifascista e 
piu che altrove e stata lotta 
contro quei gruppi del grande 
capitale che avevano dato vi
ta al fascismo. sostenuto la 
sua politica, portato il Paese 
alle guerre di aggressione. di 
rapina e alia catastrofe. Per-
tanto, piu che in altri Paesi 
in Italia la Resistenza, la 
guerra partigiana ha avuto ca
rattere di classe (e stata lot
ta nazionale ed al tempo stcs-
so lotta sociale) sia per il suo 
contenuto. sia per i suoi o-
biettivi, sia perche la classe 
operaia ne c stata la forza 
principale e dirigente. 

Alia base deH'azione della 
classe operaia e dei lavorato-
ri stavano non soltanto le ne
cessita economiche e la lotta 
contro l'invasione, ma radica-
ti sentimenti di odio contro 
il fascismo. di amore per la 
liberta e I'indipendenza da ri-
conquistare. il desiderio del 
profondo rinnovamento della 
societa italiana e del sociali-
smo. 

Queste erano le aspirazioni 
profonde di gran parte degli 
operai. dei contadini, degli in-
tellettuali di avanguardia che 
combattevano nella Resisten
za. Non sarebbe pero confor-

me alia realta affermare che 
questi obiettivi corrispondeva-
no alia volonta di tutti i pa
triot! e di tutti i movimenti 
che, piu o meno. in prima Ji-
nea o nelle salmerie, hanno 
partecipato alia Resistenza. 

Non si puo certo concorda-
re con quanti negano che nel
la Resistenza molti partigiani 
e militanti antifascisti abbia-
no combattuto per aspirazioni 
avanzate ed anche per il so-
cialismo. avendo lo sguardo 
volto ad un avvenire sociali
sta. Ma le aspirazioni al pro
fondo, radicale rinnovamento 
economico e sociale per le 
quali ci battevamo noi comu-
nisti. e si battevano gli ope
rai, la parte piu avanzata dei 
contadini, dei lavoratori, degli 
intellettuali progressiva non 
costituivano tutta la realta ita
liana. Altre classi. altri parti-
ti agivano in quella situazio-
ne, fuori c in seno alia Resi
stenza, con obiettivi diversi e 
contrastanti, mirando al ritor-
no ad un regi.ne di democra-
zia tradizionale ed anche con-
servatrice, mirando alia re-
staurazione del capitalismo. Di 
qui la discordia nell'unita. Di 
qui la lotta continua in seno 
ai CLN per fare accettare cer
te posizioni e soluzioni e per 
portare il movimento il piu 
avanti passibile. 

L'esempio dell'URSS 
Anclie per quanto riguarda 

le esperienze, molto dobbia-
mo all'Unione Sovietica. Nel-
1'organizzare la lotta partigia
na noi comunisti traemmo in-
segnamento da classici del 
marxismo, dagli scritti di 
Marx, di Engels, di Lenin e 
di Stalin, dalle gloriose tra-
dizioni del Risorgimento; spe-
cialmente le ardite imprese 
garibaldine furono lievito e 
stimolo per la nostra guerra 
di liberazione: tuttavia gli in-
segnamenti scaturiti da quel
le imprese leggendarie, per 
quanto preziosi, erano patri-
monio di pochi: 

L'elemento decisivo che im-
presse slancio possente a I mo
vimento partigiano del nostro 
Paese e di tutta I'Europa fu 
soprattutto quello sovietico. 

L'esempio sublime dei giova
ni. delle donne. dei vecchi. 
della popolazione tutta della 
Unione Sovietica, che non pie-
ga e che non dispera, che 
non da tregua e colpisce o-
vunque il nemico, suscito 1'en-
tasiasmo e rammirazione dei 
popoli in lotta contro il fasci
smo e rammirazione delle 
forze nazionali in ogni Paese 
occupato- L'Unione Sovietica 
non soltanto e stata la forza 
principale che ha battuto e 
stritolato le annate naziste, 
portando il decisivo contribu
te politico, militare, umano al
ia liberazione dell'Italia e dei 
popoli d'Europa caduti sotto 
la tirannide nazifascista, ma 
ha dato a tutti i partigiani 
l'esempio di come si doveva 
combattcre per la difesa e la 

riconquista della liberta e del-
l'indipendenza. 

I patrioti furono incoraggia-
ti a prendere le armi. a lot-
tare, e non temere un nemi
co che sembrava imbattibile. 

Fu per noi anche di grande 
aiuto l'esempio di eroismo. di 
sacrificio, di capacita di lot
ta del popolo jugoslavo an
che se non potevamo appli-
care meccanicamente tutte le 
.sue forme di lotta nel nostro 
Paese, con una situazione ben 
diversa dal punto di vista po
litico, militare, geografico e 
della struttura sociale. L'e
sempio della operazione delle 
«zone libere * ci venne dai 
partigiani jugoslavi, che sin 
dal primo anno di guerra si 
erano organizzati in vista di 
uno sviluppo continuo. passan-
do alia liberazione di larghi 
territori che andarono via via 
ampliandosi, collegandosi, raf-
forzandosi, diventando bast 
politiche e niilitari per la crea-
zione del nuovo potere popo-
lare, di un esercito regolare, 
di un nuovo Stato nel corso 
della guerra stessa. 

Molti dei nostri quadri e 
dirigenti partigiani avevano 
fatto le loro prime esperienze 
combattendo nelle brigate in-
ternazionali in Spagna e poi 
nei «Francs Tireurs partisans* 
in Francia. 

La nostra linen di unita na
zionale antifascista suscito, fin 
da quando la proponemmo co
me linea d'azione del movi
mento di liberazione naziona
le. profondi contrasti e pole
miche tuttora non spenti. Vi 
fu chi accuso il PCI di sa-
crificare gli interessi della 
classe operaia sull'altare del-
l'unione sacra contro il fasci
smo, e vi e anche oggi chi 
afferma che quella politica 
non solo ha impedito allora 
di dare uno sbocco rivoluzio-
nario alia guerra di Liberazio
ne. alia nostra insurrezione 
nazionale, ma ha condizionato 
in seguito tutta 1'azione del 
partito. impegnandolo in una 
serie di lotte per obiettivi in-
termedi che lo hanno distolto 
dal poire e raggiungere Fo-
biettivo finale del socialismo. 

E" vcro in\ece che noi co
munisti coneepivamo 1'unita 
nazionale antifascista proprio 
in funzione dell'interesse im
mediate della classe operaia 
c dei lavoratori: la liberazio
ne del Paese dai tedeschi e 
dal fascismo come condizione 
necessaria per il succcsso del
le lotte future. 

II modo migliore per essere 
battuti in partenza sarebbe 
proprio stato quello di rin
chiuderci in un'unita ristret
ta. limitata alle sole forze so
cialiste e che si ispiravano 
al socialismo. di voler porre 
delle pregiudiziali che avreb-
bero impedito la realizzazione 
di una piu ampin unita ed il 
potenziamento della lotta. II 
modo migliore per rinunciare 
a priori a sfruttare tutte le 
possibilita sarebbe stato quel
lo di trascorrcre il tempo, co
me e awenuto in certi am-
bienti e gruppi deH'antifasci-
smo, in discussioni teologiche 
e neU'elaborarc sulla carUi 

dei bei programmi avanzati, 
rivoluzionari, invece di impe
gnare tutte le energie per 
sviluppare la lotta armata e 
la lotta di massa. conquista-
re effettive posizioni di forza. 
potenziare al massimo il mo
vimento partigiano. Iiberare 
stabilmente intere regioni, fa
re dei CLN effettivi organi 
di potere. 

Riteniamo utile e necessa-
rio studiare e scavare nel 
passato. ricercare le debolez-
ze e gli errori del movimento 
democratico e anche del no
stro partito. Errori e debolez-
ze che certamente vi furono e 
non soltanto nel Sud, ma an
che nel Nord. Ma questa ri-
cerca autocritica per essere 
seria deve partire dall'esame 
della situazione reale. dai rap-
porti di forza quali essi era-
no. dalle nostre posizioni ef
fettive e non deformate: sa
rebbe altrimenti assai facile 
vincere le guerre e le rivo-
luzioni sulla carta, in base 
ad esercitazioni fantastiche ed 
a giuochi dialettici. 

Gli strumenti di comunicazione di massa nello sviluppo culturale 

nuovi mezzi educativi 
Un seminario infernazionale a Lucca nei giorni scorsi - Presentati i risultati di ricerche e sperimentazioni 
compiute in Paesi del Terzo Mondo - Le interessanti iniziative di Buti e di Guardistallo, in provincia di Pisa 

Nell'ultima settimana di 
giugno hanno avuto Ittogo a 
Lucca — promossi dal Labo
ratory internazionale di ri
cerche metodologiche sull'al-
fabetizzazione (L1RSMA) in 
cooperazione con I'UNESCO 
— il secondo seminario in-
centrato sul tenia « / mezzi 
cli comunicazione di massa 
nell'educazione extrascolasti-
ca e nello sviluppo cultura
le » e la quarta Mostra delle 
tecnologie audiovisive e di-
dattiche per la scuola c t'e-
ducazione permanente. Pre-
senti numerosi e qualificati 
operatori culturalt prove-
nienti dai Paesi del Terzo 
Mondo (in ispecie, africani), 
dell'Europu e specialisti di 
questo particolare settore di 
studi, ricerche e sperimenta
zioni italiani e dell'UNESCO. 
il seminario ha preso avvio 
e si e sviluppato, tra relazio-
ni e dibatliti, stdla direttri-
ce di marcia a suo tempo 
tracciata su analogo tenia 
(ma in termini piu generali) 
nel corso del primo incontro 
organizzato, sempre a Lucca. 
nell'ottobre '72, da LIRSMA -
UNESCO. 

In particolare, quindi, i la-
vori del secondo seminario 
di Lucca hanno fatto pun-
tuale ed appro/ondito rife-
rimento, nel dispiegarsi del
la trattazione e della discus-
sione dei temi di fondo, ai 
presupposti metodologici gia 
individuati ed elaborati in 
sede preparatoria e.-di jnas-
sima, cost articolati: 

1) I'uso dei mezzi di comu
nicazione di massa nell'edu
cazione extrascolasticu e 
nello sviluppo culturale de
ve essere affrontato global-
mente, ponendo tuttavia lo 
accento suite diversi/icazioni 
dell'uso dei mezzi stessi in 
rapporto a differenti obietti
vi, metodi e tecniche. Vie-
ne percib posto in rilievo il 
principio della funzionalitd 
di una strategia fondata sul
la «molteplicita» di solu
zioni: 

2) qualsiasi uso dei mezzi 
di comunicazione di massa, 
soprattutto quando si ado-
peri in contesti culturali in-
teressati da dinamiche di 
modemizzazione, deve tener 
con to delle forme di cultura 
preesistenti alio intervento, 
onde permettere una tra-
sformazione culturale in una 
prospettiva realmente edu-
cativa, e scongiurare qual
siasi forma implicita o espli-
cita di sopraijazione cultu
rale; 

3) in riferimento alle po
lemiche ed alle perplessita 
sollevate a vari livelli ed in 
vari contesti. dall'approccio 
funzionale in educazione, 
viene rtbadito con forza che 
qualsiasi intervento educati-
vo ha come obietlivo prima-
rio I'arricchimento della per-
sonalita globule dell'uomo -
nella - comunita, e non tan-
to la sua formazione come 
migliore produttore o consu-
matore; 

4) viene messa in eviden-
za la necessita di non con-
siderare i mezzi di comuni
cazione di massa in modo 
passivo, assumendoli come 
«dati acquisiti» di un de
terminate ambiente socio -
culturale; viene al contrario 
ribadita la necessita di un 
consumo critico dei mezzi, e 
di un loro uso attivo ai ft- ' 
7ii della espressione indivi
duate e comunitaria. 

Come logica e necessaria 

conseguenza, percib, le varie 
relazioni di base c il reso-
conto documentato delle 
moltepltci, particolari ricer
che e sperimentazioni «sul 
campo» nel Terzo Mondo, 
lianno posto in evidenza tut
te le difficoltd e le contrad-
dizioni, spesso drummatiche, 
emergenti da siluazioni sto-
ricamentc determinate: da 
una parte dall'esiziale por
tato della totale devastazione 
operata per secoli nei Paesi 
del Terzo Mondo dal colo-
nialismo e dall'impcrialismo 
occidentali; e dall'altra dal-
Vestrema indigenza e da tut
ti i limiti, le spoliazioni fe-
roci ed i condizionamenti 
oggettivi attualmentc persi-
stenti nelle singole aree di 
sottosviluppo, proprio in for
za dello squilibrio di rappor-
ti tra il prepotere capitalisti-
co dei Paesi industrialmente 
avanzati e I'intrinseca fiagi-
litd di strutture ed infra-
strut ture economiche, sociali, 
culturali e politiche degli 
stessi Paesi del Terzo Mon
do; squilibrio che si risolve, 
nei suoi aspetti piu tragici, 

in un ulteriore arricchimen-
to dei Paesi ricchi ed in un 
sempre piu accentuato im-
poverimento dei Paesi pove-
ri, cos\ che energie, aspira
zioni, dignita umana e per-
sino elementari possibilita di 
sopravvivenza di intieri po
poli vengono annichilite in 
un'intollerabile spirale di 
crescenti ingiustizie. 

Non a caso, in fatti, nel 
corso del seminario, proprio 
dai rappresentanti dei Paesi 
ufricam che stanno vivendo 
in questi giorni I'immenso 
dramma di vastissimi terri
tori e di intiere popolazioni 
falcidiati dalla siccitd e dal-
la fume (Niger, Alto Volta, 
Togo, Mali) sono venute pa
role di aspra denuncia — 
anche m stretta connessione 
degli specifici, importanti 
problemi della alfabetizzazio-
ne, dello sviluppo culturale, 
della educazione globule e 
permanente in campo extra-
scolastico — della situazione 
di acutissima crtsi esistente 
nel Terzo Mondo; non solo 
e non tanto perche I'esigui-
td delle risorse, dei mezzi, 

delle capacita di intervento 
compromettono ogni organi-
ca, autonoma e autosuffl-
ciente possibilita di «decol-
lo» socio - economico delle 
aree sottosviluppate, ma so
prattutto perche in campo 
internazionale vigono anco-
ra rapporti di forza regolati 
dalla ferrea legge del profit-
to capitalistico imperialista 
piuttosto che quella del civi
le impegno di solidarieta. 

In questo contesto si spie-
ga, dunque, I'attento inte-
rcsse ed al contempo I'infor-
malita mctodologica che i 
Paesi africani pongono nel-
I'impiego dei mezzi di comu
nicazione di massa (radio, 
TV, audiovisivt, stampa. ec-
cetera) per realizzare efflca-
cemente, prima ancora che 
una generica ed tmprodutti-
ca «acculturazione», una 
vera e profonda « rivoluzione 
culturale» che restituisca ai 
popoli gli strumenti ed im-
plicitamente la capacita di 
padroneggiarli, le primarie 
possibilita di cambiare radi-
calmente il loro presente e, 
conseguentemente, di co-

MORIA DI STELLE MARINE 

JACKSONVILLE (Florida) — Un insolito fenomeno ha suscitato I'interesse dei 
biologi americani: venerdi mattina I'intera spiaggia di un isolotto al largo di 
Jacksonville in Florida e apparsa coperta da migliaia d i stelle marine. Gli 
scienziati sono sconcertati e non sanno spiegarsi per ora I'origine del fenomeno. 

LE DUE ANIME DELLA CHIESA JUGOSLAVA 

Tra il Concilio e la restaurazione 
Una crisi di orientamento che divide i l clero sui grandi problemi sociali contemporanei - Una minoranza di sacerdoti e alcuni circoli 
cattolici, specialmenfe in Croazia, tentano di rinfocolare contrasti da tempo superati tra lo Stato socialista e le istituzloni religiose 

DAL CORRISPONDENTE 
BELGRADO, luglio 

Una parte del clero e alcu
ni circoli cattolici jugoslavi, 
specialmente in Croazia. stan
no attivamente lavorando per 
un deterioramento dei rappor
ti tra Chiesa e Stato e per 
rinfocolare contrasti che sem-
bravano da tempo superati 
tra la societa socialista e le 
istituzioni religiose. Essi ten
tano di rimettere in movi
mento quella pericolosa spi
rale di lotta politico-religio-
sa che tanti guasti ha provo-
cato nella societa jugoslava 
e che era stata spezzata dal
la normalizzazione delle rela
zioni tra la Jugoslavia e il 
Vaticano nel 1966 e nel 1970, 
e dalla visita di Tito a Papa 
Paolo VI il 29 marzo 1971. 

II caso di 
«Glas KonciIia» 

Questo indirizzo, virulento 
benche minoritario nella Chie
sa cattolica jugoslava, ha og
gi la sua maggiore espressio
ne nel giomale Glas Konci-
lia (La Voce del Concilio), 
150 mila copie di tiratura, dif-
fusione attraverso le parroc-
chie, pubblicato sotto l'egida 
del Consiglto arcivescovile di 
Zagabria. II giomale e stato 
negli ultimi mesi ripetutamen-
te sequestrato per la sua a-
perta interferenza nelle que
stion! politiche jugoslave e 
addirittura per denigrazione 
verso «uno Stato socialista 
amico e cnnfinante ». 

Di Glas Koncilia tin autore-

vole dirigente della Lega dei 
comunisti, Josip Vrhovec, ha 
detto che a esso desidera rim-
piazzare il nemico recente-
mente eliminato dalla scena 
politica in Croazia; questo 
giomale e i circoli che sono 
alle sue spalle, sotto il man-
to della religione, attaccano il 
nostro sistema socialista au-
togestito, cosi come il nazio-
nalismo croato lo faceva sot
to il manto degli interessi na
zionali ». E ancora: a L'emi-
grazione estremista aH'estero 
dice apertamente che questo 
giomale e il suo ultimo n-
fugio nel Paese. Gli alti pre-
lati della Chiesa dovranno 
chiedersi se essi desiderano 
veramente che il loro gioma
le la sostenga». Cioe se de
siderano veramente che la 
Chiesa ritomi a fare da so-
stegno politico ai gruppi e 
alle correnti piu reazionarie 
e ad identificarsi in esse, se 
hanno veramente interesse a 
guastare quei rapporti tra 
Chiesa e Stato che oggi pos-
sono deflnirsi buoni e la cui 
costmzione ha richiesto tan-
to tempo e tanta pazienza. 

II problema creato da que
sta tendenza che ha ripreso 
vigore nella Chiesa cattolica 
croata e stato discusso am-
piamente in una riunione del 
Comitato per le comunita re
ligiose, tenutasi alia fine di 
giugno, alia quale hanno par
tecipato anche sacerdoti cat
tolici, della Chiesa evangel i-
ca, ortodossi e islamici. Se
condo Zlatko Frid, presiden-
te della Commissione per il 
culto presso il governo della 
Croazia. il Vaticano da lun-
go tempo ed anche oggi a ma-
nifesta un realismo ed una 

tolleranza di gran lunga mag
giore di quelli dell'episcopa-
to cattolico croato sui rap
porti tra Stato e Chiesa*. 

Si ricordera, infatti, ad e-
sempio, che Paolo VI nello 
incontro con 11 Presidente Ti
to manifest5 a interesse » per 
la Costituzione jugoslava ed 
espresse la constatazione « di 
quale aiuto di dottrina e di 
azione pratica la Chiesa pu6 
offrire alia genuina afferma-
zione di questi e di simili 
elevati principi post! a base 
della comivenza sociale ». Ma, 
evidentemente, l'appoggio del 
Papa alle correnti cattoliche 
avanzate, impegnate in Jugo
slavia alia <c umanizzazione 
dell'ambiente sociale, al raf-
forzamento della solidarieta e 
della collaborazione, alio svi
luppo della dignita umana », 
non e stato sufficiente ad in-
debolire i gruppi piii conser
vator!. 

Dnrersificazione 
di posizioni 

In realta il problema e mol
to piii complesso di quanto 
possa sembrare a prima vista 
e 1'atteggiamento che i catto
lici dovrebbero tenere nei con-
fronti dello Stato socialista 
ne k solo una componente. II 
fatto e che nelle strutture 
ecclesiastiche jugoslave e par-
ticolarmente croate esiste una 
grande diversificazione di po
sizioni, non solo nei confron-
ti del socialismo e dei rap
porti con lo Stato, ma anche 
su tutti i grandi problemi 
sociali contemporanei. La 

Chiesa cattolica in Jugoslavia 
sta cioe attraversando una 
profonda crisi di orientamen-
ti, una crisi che potremmo 
chiamare preconciliare, per
che lo spirito del Concilio 
giunge in questa Chiesa come 
una eco remota e attenuata. 

Una parte del clero ritiene 
ancora possibile superare que
sta crisi e realizzare 1'unita 
della gerarchia e dei credenti 
creando l'atmosfera del pe-
ricolo e della tensione, attri-
buendo alia Chiesa il ruolo 
di punta della restaurazione. 
I rigurgiti nazionalistici in 
Croazia nel 1971 e la convin-
zione che alia base di essi 
vi fossero serie e profonde 
motivazioni non eliminate se 
non superficialmente dai mu-
tamenti e dalle correzioni di 
uomini e di indirizzi nell'am-
bito della Lega dei comuni
sti, hanno rafforzato e reso 
piii aggressive queste tenden-
ze. Se e vero che si tratta 
di un indirizzo minoritario, 
la sua influenza non va pero 
sottovalutata, ppiche 1'azione 
di questi gruppi pu6 mettere 
in moto un meccanismo ca-
pace di coinvolgere settori del 
clero e dei fedeli che non 
condividono del tutto tali te-
si o addirittura ne sono at-
tualmente ben lontani. 

Alia riunione del Comitato 
per le comunita religiose del
la Croazia severe critiche so
no state rivolte al comporta-
mento non corretto di una 
parte dell'opinione pubblica 
nei confront! della Chiesa e 
dei credenti e sono stati con-
dannati i tentative di conten
dere le pratiche religiose dei 
cittadini con un atteggiamen-
to ostile verso il socialismo, 

per suscitare un fronte di op-
posizione verso la Chiesa. II 
presidente del Comitato, Vje-
koslav Cvrllje, ha dovuto e-
nergicamente riaffermare che 
la politica verso le comunita 
religiose non e mutata negli 
ultimi tempi e non si ha in-
tenzione di farla uscire dai 
limiti da tempo fissati. Se
gno che, se la reazione cat
tolica rialza la testa, se le re-
gole della convivenza non ven
gono rispettate da una parte, 
dall'altra si manifestano su-
bito sintomi di insofferenza, 
richiami di settarismo. tenta-
zioni a pemiciose semplifica-
zioni della lotta politica. 

II pericolo del 
passo indietro 

Se una parte dei cattolici, 
non la piii numerosa ma quel
la che fa sentire piii forte la 
propria voce, si presenta con 
il volto della restaurazione e 
del nazionalismo, pud presen-
tarsi il pericolo che per una 
opinione pubblica, non certo 
completamente immunizzata 
dal sospetto nei confronti del-
l'atteggiamento della Chiesa. 
la religione cattolica ritomi 
ad essere sinonimo di rea
zione e di nazionalismo. E sa
rebbe un passo indietro di an
ni nella storia jugoslava. Un 
pericolo che i dirigenti della 
Lega e della Federazione so
no ben decisi a scongiurare 
e che dovrebbe comportare 
alt ret tanta decisione da par
te della Chiesa postconciliare. 
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struire e gestire in tutta au-
lonomia il loro futuro. 

«Qui si discutc delle tu 
ne metodologie e sull'impie-
go dei mezzi di comunicazio
ne di massa per I'educazione 
e lo sviluppo culturale er-
trascolastici — ha detto si-
gnificativamente e non sen-
za forza polemica un rap-
presentante africano nel cor
so del seminario di Lucca 
—: non disconosco I'impor-
tanza di tale tematicu; og
gi, comunque, in Africa mi
gliaia di persone muoiono 
ogni giorno letteralmente di 
fame e tl nostro impegno 
prioritario deve essere — a-
desso, subito — di dare da 
mangiare a questa gente. E' 
il primo e piii importante 
atto di educazione che pos-
siamo e dobbiamo compiere, 
al di la di ogni nostro con-
vincimento morale, ideologi-
co e politico, come uomini 
civili solidamente partecipi 
del mondo e del tempo in cui 
viviamo ». 

Accenti di analoga inten-
sita drammatica (seppurc 
nettamente difjerenziata da 
quella tipica dell'esplosivo 
contesto africano) sono af-
florati, d'altronde, anche ne
gli interventi della dottores-
sa Mattei e della professo-
ressa Lorenzetto che, rifa-
cendosi per gran parte a 
particolari siluazioni esisten-
ti nel nostro Paese, hanno 
posto in luce con una vasta 
e probante documentazio-
ne — attraverso la comple-
mentare Mostra suite espe
rienze di impiego dei mezzi 
aiudiovisivi nel Mezzogiorno 
e nelle comunta rurali della 
provincia pisana di Buti e 
Guardistallo — tutta una 
realta caratterizzata da pro
fondi squilibri economici, 
sociali e culturali le cui re-
sponsabilitd sono direttamen-
te imputabili alia fallimen-
tare politica culturale e spe-
ciflcamente scolastica, por-
tata avanti da sempre dai 
governi dominanti della DC 
e da tutte le remore frappo-
ste dall'autoritarismo buro-
cratico ad ogni azione di 
rinnovamento. 

In particolare, la dotto-
ressa Mattei ha soffermalo 
la sua attenzione sui proble
mi dell'impiego degli audio-
visivi nell'ambito della scuo
la dell'obbligo facendo risal-
tare da un lato le grandi 
possibilita offerte ai bambi
ni ed agli educatori da que
sti nuovi mezzi di comunica
zione di 7tiassa, e dall'altro 
tutti i pretestuosi ostacoli, la 
colpevole inerzia e persino 
I'aperto ostruzionismo messi 
in atto spesso dalle autoritd 
scolastiche quando si tratti 
di affrontare esperienze in-
novatrici e organicamente 
legate alia realta popolare. 
Valga per tutti l'esempio del 
piccolo comune montano di 
Guardistallo, in provincia di 
Pisa, dove il materiale di ri-
cerca raccolto ed original-
mente elaborato dagli stessi 
bambini nell'ambiente con-
tadino locale offriva gia per 
se stesso utili motivi di ri-
pensamento per un ricupero 
di modi di cultura e di tra-
dizioni tipici, appunto, del 
mondo contadino. 

Ebbene. le autoritd scola
stiche (ispettore, direttorc 
didattico) hanno sequestra
to il materiale reperito (in-
terviste registrate, disegni, 
filmine, ecc.) in forza del so
lo fatto che si trattava di 
iniziative eterodosse rispetto 
all' intrinseco autoritarismo 
burocratico dei programmi, 
essendo quelle stesse inizia
tive tutte puntate su una 
realta che i libri di testo 
continuano ad ignorare. E 
cio e tanto piu grave sol che 
si pensi — come ha sottoli-
neato la dottoressa Mattei 
— che: «Il lavoro dei bam
bini condotto sugli adulti, 
con la plena pariecipazione 
di questi ultimi, ha assunto 
il valore ed il significato di 
un atto di creativitd capace 
di Iiberare, nell'adulto come 
nel bambino, un momento 
prezioso di presenza e di au-
tocoscienza ». 

Sempre nel campo delle ri
cerche e delle sperimenta
zioni delle metodologie di 
impiego extrascolastico dei 
mezzi di comunicazione di 
massa, decisamente positiva 
ed appassionante e stata, in
vece, I'esperienza vissuta dal-
Vintiera comunita artigiana 
e contadina di Buti (sempre 
in provincia di Pisa) dove 
— grazie all'apporto deter
minate della Amministra-
zione democratica ed in par
ticolare alia calorosa, fatliva 
collaborazione del sindaco. 
compagno Lelio Baroni — la 
iniziativa si c concretata tn 
una riedizione (gia approda-
ta nella sua versione sceni-
ca con successo al Festival 
tealrale di Nancy) filmala 
ad opera di Paolo Benvenu-
ti del tradizionale - spetta-
colo toscano del «maggw» 
su un testo oltocentcsco del 
poeta - contadino Pietro Fre-
diani incentrato sull'antica 
tragedia di Medea. 

Questa rapprescnt azione 
— interpretata secondo il 
modulo classico del a recitar 
cantando* dai contadini e 
dagli artigiani di Buti — si 
t mostrata per se stessa un 
esempio probante di tutto il 
patrimonio culturale di cui 
e ricca la realta popolare. 
Infatti, e bastata una visita 
in loco perche~ Buti si mobi-
litasse tutt'intiera in una se
rie di manifestazioni — con-
fronto di poesia estempora-
nea tra cantori contadmi, 
mostra di pittura per le vie 
del paese, ecc. — culminate 
soltanto a notle alta in una 
autentica ed emoztonante 
festa di popolo. 
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