
l ' U n i t d / mercoledl 1 agosto 1973 PAG. 3 / c o m m e n t ! e attualitct 

II « Rapporto sulla secondaria » di Giovanni Goner 

Una via 
per la scuola 

Non e accettabile la tesi che invita a limitare I'azione al terreno 
dell'amministrazione ordinaria: una prospettiva di riforma deve 
coinvolgere I'istituzione, il Parlamento, le forze politiche e social! 

Vale la pena leggere l'ul-
tlmo libro che Giovanni 
Gozzer ha pubblicato pres-
so le edizioni Coines. Si in-
titola Raworto sulla secon
daria. E" un libro discutibile 
in tutti i sensi della parola; 
merita per la serieta dell'in-
dagine, per la ricchezza del-
la documentazione, per le 
questioni stimolanti che po
ne, di essere letto con at-
tenzione e discusso; vanno 
discusse e controbattr-te le 
conclusioni siiduciate cui 
l'autore approda alia fine 
dell'opera. 

II libro di Gozzer chiude 
— per ora — la serie non 
piccola di volumi e volumet-
ti sulla scuola secondaria 
che sono usciti in quest'ul-
timo anno e mezzo. Ricor-
diamone alcuni tra i piu si-
gnificativi: il libro dell'ex 
iministro Misasi che ne rac-
coglie i principali discorsi e 
che gia nel titolo — Que-
sta scuola impossibile — ri-
leva il senso di una sconfit-
ta secca, di una frustrazio-
ne, dell'esito malinconico di 
una politica che si era pre-
sentata come innovativa, 
specie sul terreno della 
scuola secondaria ed era poi 
andata via via perdendo 
mordente per chiudersi alia 
fine con un fallimento; il 
libro di Biasini che raeco-
glie e commenta gli atti e 
i documenti di una nota 
commissione che lavoro tra 
il '70 e il *71 e i cui risul-
tati attendono ancora di es
sere tradotti in disegno di 
legge in maniera non misti-
ficata; vari libri di Bertin, 
di Valitutti, di Visalberghi, 
per non dimenticare i due 
volumetti editi dagli Editori 
Hiuniti che raccolgono l'uno 
il testo della proposta dei 
comunisti, l'altro gli atti es-
senziali della seconda eonfe-
renza del nostro partito sul
la scuola, centrata prevalen-
temente sui temi della scuo
la secondaria. 

Questa serie di bilanci e 
di proposte non e venuta 
fuori per caso e non e nean-
che classificabile come un 
fenomeno di moda editoria-
le; riflette uno stato di crisi 
•profonda della scuola, ri
flette la sensazione evidente 
che al suo confuso sviluppo 
quantitativo non si e accom-
pagnato un processo di rin-
novamento, capace di riqua-
lificare il lavoro scolasti-
co, di dare nuove e congrue 
risposte al quadro, oggi co-
si squassato, dei ruoli pro-
f essionali cui la scuola . do-
vrebbe awiare, di investire 
infine i contenuti culturali 
dell'insegnamento. 

Pregi e motivi 
di rilievo 

II libro di Gozzer presen-
ta nell'affrontare questi te
mi pregi e motivi di rilievo; 
& innanzitutto la prima ope
ra che ci offre una non inu
tile ricostruzione storica 
della questione dall'inizio 
degli anni '50 ad oggi. L'au
tore ha compiuto una seria 
ricerca e della vasta pubbli-
cistica e delle prese di posi-
zione delle forze politiche e 
sindacali, delle associazioni 
professional!, di singoli pe-
dagogisti, ben poco e sfug-
gito alia sua attenzione. 
Certo in questa ricostruzio
ne lo ha aiutato la sua stes-
sa vicenda personate: se-
gretario all'inizio degli anni 
'50 della ormai remota com
missione Gonella per la ri
forma della scuola, che nes-
sun frutto ha lasciato, diret-
tore del centro europeo del-
l'educazione di Frascati dal
l'inizio degli anni '70 (ove 
tra l'altro si svolse il noto 
incontro di esperti da cui 
trasse alimento negli stessi 
partiti di maggioranza l'ipo-
tesi di una scuola seconda
ria unitaria). a due riprese 
anche responsabile di quel-
1'ufficio Studi e Program-
mazione del ministero della 
Pubblica Istruzione che 
qualche mese fa il ministro 
Scalfaro a cio sollecitato dal 
Movimento sociale, ha sop-
presso senza neanche awi-
sarne il ti tola re. 
- Gozzer conosce bene la 
materia c la tratta senza 
pregiudi.il; in qucsto aua-
dro riconosce ai comunisti, 
dai quali certo lo dividono 
molte cose, coerenza, ric
chezza di claborazionc, ca
pacity di intervento; rico
nosce loro di essere Tunica 
forza politica che abbia in 
questi anni elaborato una 
proposta globale e ricca di 
motivazioni sulla scuola se
condaria, mentre le altre 
forze politiche o non sono 
state capaci di farlo o non 
hanno voluto farlo. La De-
mocrazia cristiana per lun-
fhi anni si e limitata a ge-
•Ure l'esiatente. ora anco-

rata a una politica di ten-
tato sviluppo della scuola 
privata, ora impegnata solo 
in una politica di corpora-
zione nei riguardi del perso-
nale; nel complesso essa ha 
delegato ad associazioni co
me le ACLI o TUCIIM la 
discussione piu puntuale dei 
temi della riforma, il che le 
ha permesso in una poliva-
lenza di posizioni di sfuggi-
re poi alle scelte cui pure 
la sua posizione di partito 
principale di governo avreb-
be dovuto richiamarla. 

Le osservazioni 
critiche 

Al quadro offerto dall'au-
tore si possono fare alcune 
osservazioni critiche; per 
quanto riguarda le posizioni 
dei comunisti manca ogni 
accenno alle radici gram-
sciane della nostra elabora-
zione. II pensiero di Gram-
sci specie negli anni '60, an
che per merito delle ricer-
che di Mario Alighiero Ma-
nacorda, ha molto stimolato 
il nostro lavoro. Facciamo 
questa osservazione non con 
la pretesa di un richiamo 
d'obbligo ai quaderni del 
carcere, ma perche a questa 
assenza corrisponde nella ri
cerca di Gozzer l'assenza di 
quasi ogni accenno al tema 
decisivo del nuovo asse cul-
turale, che delle pagine di 
Gramsci, costituisce il cen
tro, e che a nostro awiso 
deve nutrire di se ogni ipo-
tesi seria di rinnovamento 
della scuola. 

Cosi potremmo notare 
che forse e sfuggito all'au-
tore il crescente peso sulla 
nostra elaborazione sui temi 
del diritto alio studio, di 
una connotazione di classe, 
via via che la battaglia po
litica della scuola si sposta-
va dalla semplice contrap-
posizione dei laici tra i 
quali non potevamo non col-
locarci, al disegno di priva-
tizzazione clericale cosi for
te nella Democrazia cristia
na degli anni '50, alia ogget-
tiva centralita della scuola 
di massa, che le classi popo-
lari debbono conquistare e 
che pretendono sia una 
scuola qualificata. 

In secondo luogo merita 
lode il taglio non provin-
ciale dell'opera, specie se 
la si confronta con i limiti 
della pedagogia cattolica 
tradizionale e della pedago
gia idealista, per l'attenzio-
ne che Gozzer rivolge al di-
battito europeo sulla scuo
la. E' un dibattito che me-
riterebbe piu attenzione da 
parte nostra, per gli stimoli 
che pud darci, anche nella 
consapevolezza del giudizio 
meritatamente severo che i 
nostri partners danno della 
vcuola italiana, elitaria e 
caotica ad un tempo, e dei 
dati oggettivi, quali risulta-
no dalle piu recenti statisti-
che comunitarie, da cui si ri-
cava che tra i paesi della Co-
munita europea l'ltalia e 
quello che per l'istruzione 
non solo spende meno, ma 
anche spende peggio. 

Da tutta la ricerca l'auto
re approda nel capitolo con-
clusivo ad alcune conside-
razioni finali con le quali 
dobbiamo criticamente con-
frontarci. Egli sostiene che 
la scuola non e riformabile 
con una azione legislativa, 
perche troppe e complesse 
sono le variabili di cui bi-
sognerebbe tener conto, che 
bisogna a questo punto limi
tare l'ambizione, che in una 
tale situazione di ingorgo 
l'unico binario che si pud 
percorrere e la partita gio-
cata sul campo, cioe all'in-
terno della scuola, sulla li-
nea per esempio della maxi-
circolare di Misasi, perse-
guendo alcune strategic di 
azione che di fronte alio 
spegnersi progressivo della 
tensione per la riforma, 
puntino sull'amministrazio-
ne ordinaria, sulla diffusio-
nc delle nuove tccnologie, 
sulla divulgazione degli ap-
parati scientifici, della psi-
cologia c delle scienze uma
ne in modo particolare. 

Tale approdo che ha nel 
libro di Gozzer un sapore 
amaro nel quale si awertc 
quasi il senso di nausea di 
un uomo che ha lavorato a 
lungo a ipotesi di riforma 
e le ha viste sbriciolarsi 
una per una, senza che 
neanche venissero discusse 
nel Parlamento, non mi 
sembra accettabile. Le stra
tegic di azione, i binari in-
dividuati come liberi in 
mezzo all'ingorgo, in realta 

non sono percorribili e pos
sono anche essere perico-
losi. 

La via dell'amministrazio
ne ordinaria? Ma e stata 
quella finora percorsa, an
che con qualche timida au-
dacia sperimentale, ben pre
sto rientrata, e i risultati 
sono quelli che conoscia-
mo. Ma soprattutto va ri-
badito che l'amministrazio-
ne, migliore o peggiore che 
sia, (e in Italia sappiamo 
bene qual e) e una leva in 
mano alPesecutivo e punta-
re su di essa significa in 
ultima analisi sottrarre il 
potere di decisione alle as-
semblee parlamentari elet-
tive. La via delle nuove tec-
nologie, della diffusione 
delle scienze sociali e della 
psicologia? D'accordo. sono 
cose cui bisogna prestare 
attenzione, ma non possono 
essere piu che strategie di 
sostegno per una innovazio-
ne dei contenuti culturali, 
per una azione politica che 
si gioca si sul campo della 
scuola, ma anche a monte e 
a valle delle strutture for
mative, che si esplica sul 
terreno di una larga azione 
di massa e contestualmente 
attraverso specifiche inizia-
tive di riforma presentate 
alle assemblee parlamentari 
e al paese. 

La variabile 
decisiva 

Questa e la strada che noi 
percorriamo; e qui il lettore 
e anche l'autore del libro 
vorranno riflettere se fra le 
tante variabili di cui tener 
conto e delle quali non ne-
ghiamo la complessita non 
ce ne sia una, politica, che 
Gozzer non esplicita, e che e 
quella decisiva, cioe la va
riabile della volonta politi
ca o meglio del tipo di rap
porto che le grandi forze or-
ganizzate "nel paese voglio-
no avere con i comunisti. 
Quella che si suole chiama-
re la «questione comuni-
sta» trova sul terreno della 
scuola forse il piu urgente 
e significativo luogo di con-
fronto, se si vuole uscire 
dalla spirale delle astratte 
annunciazioni di priorita, 
del riflusso verso la gestio-
ne passiva della crisi, delle 
gia tentate controffensive 
di destra, e dare una rispo-
sta positiva alia domanda di 
riforma che non e affatto 
calante, come sostiene Goz
zer, ma che anzi e cresciu-
ta e si e estesa: e ne e testi-
monianza la maturazione vi-
sibile in atto nella classe 
operaia e nel movimento 
sindacale. 

Chiediamo un confronto 
aperto, ad esso ci presentia-
mo senza iattanza e senza 
facile ottimismo ma con se-
rio impegno, con le nostre 
posizioni, confortati anche 
da significativi consensi re
centi che travalicano l'oppo-
sizione e vengono dal seno 
della stessa maggioranza; 
chiediamo che a questo con
fronto le forze della mag
gioranza non si sottraggano. 

Marino Raicich 

E sorto nel Bolognese un museo della vita e del lavoro nelle campagne 

I contadini di leri 
i 

Utensili, suppellettili, carri: tremila oggetti che riportano a una storia di fatica e di lotte da 
cui e nato quelPavanzatissimo aggregato socio-politico che e TEmilia attuale - A colloquio 
con gli organizzatori - Un felice esempio di rielaborazione collettiva della cultura di base 

A San Marino di Bentivo-
glio — pochi chilometri da 
Bologna -~ e aperta una no
stra di oggetti (utensili, sup
pellettili, carri) riguardanti i 
modi di vita e di produzione 
agricola del circostante terri-
torio, che merita senz'altro una 
attenzione particolare. A par
te la denominazione della mo-
stra. « Materiali per un museo 
della civilta contadina», che 
ne deuota gia il carattere sta
bile e insieme aperto a ogni 
suggerimento, la sua origina-
lita sta innanzitutto nelle per-
sone e nelle motivazioni da 
cui 6 nata. 

Nientc di meglio, mi pare, 
che raccontarlo con le parole 
e con la semplicita di Ivano 
Trigari. Vex-contadino presi-
dente di una cooperativa agri-
cola di Castelmaggiore e coor
dinator a un tempo > del 
c Gruppo della stadura », che 
da quasi died anni (associato 
all'ARCl come attivita del 
« tempo libero» dei contadi
ni) ha cominciato la raccolta 
dei tremila oggetti della cultu
ra contadina emiliana, dona-
ti ora alia Amministrazione 
proinnciale. La quale a sua 
volta ha acquistato la Villa 
Smeraldi e il parco annesso, 
gia aperto al pubblico da tem
po, per sistemarveli degna-
mente a museo; e a questo 
fine' la Provincia non solo 
chiede ai visitatori, con un 
quL'slionario, proposte per i 
criteri di ordinamento — se
condo le rotazioni agricole o 
secondo le tecniche d'uso de
gli strumenti — ma pone aper-
tamente problemi piu generali 
circa il pubblico cui si do-
vrsbbe rivolgere il museo, le 
sue possibili funzioni didatti-
che c cost via. 

Che cos'e la « stadura t> da 
cui i raccoglitori - contadini 
hanno deciso di prender no-
me? Trigari ce lo spiega nel 
mostrarcene i numerosi esem-
plari che campeggiano al po-
sto d'onorc dellq parte gia 
ordinata del Museo, nella ca-
sa colonica gia restaurata, 
mentre il grosso degli altri 
materiali (2500 su 3000 pezzi) 
e per ora appena raggruppa-
to nelle varie stanze della vil
la, da restaurare. 

La stadura era un piolo 
d'arresto. di metallo, che an-
dava piantato tra il giogo e il 
timone. per consentire ai buoi 
di frenare il carro in discesa 
e impedire che li investisse 
da dielro... Ma come vedi — 
prosegue Trigari — la « stadu
ra » era anclie provvista di 
gros-ii anelli metallici, che 
funzionavano da segnale acu-
stico durante la notte, a soc-
corso della Jioca lanterna che 
i carri avevano allora. 

E siccome si sentiva di lon-
ta'io. serviva per esempio 
quando un figlio era andato in 
cilia a vendere Vuva e torna-
va a notte fonda a segnalar-
ne il ritorno. La madre, 
preorcupata e impaziente, an-
dava alia finestra e diceva al 
marito: — Ecco, si sente la 
nostra stadura... Al che H ma-
nto rispondeva magari: — 
Ma non senti che e quella dl 
Tizio... — Gia, perche ogni 
stadura. per il numero e la 
grandezza delle < anelle *, non 
meno che per I'ornamento in 
ferro battuto che la coronava 
— esempio di un artigianato 
che rasenta I'arte — doveva 
essere assolutamente origina-
le. E un bravo fabbro, per 
accontentare le famiglie com-

mittenti, doveva potersi van-
tare di non aver mai fatto 
una « stadura » uguale all'al-
tra. Tanto era il valore di 
simbnlo della prosperita e del 
pr;stigio della famiglia attri-
buito a qucsto « accessorio » 
del carro. che nel disuso ve-
niva tenuto in casa in bella 
mostru, su un apposito sup-
porta di legno ornato e luci-
dato 

Lo s/ei.so discorso vale na-
turalmenti' per I'mtero carro. 
Esso veniva infatti commis-
sionato a botteghe artigiane 
famose, che non per caso 
« firmavano » i loro prodotti 
sulle massicce traverse di le
gno scolpito: i Dalla, i To-
selli, i Biondi, a cui si devo-
no anclie gli stupendi esem-
plari presenti nella mostra. 
Simili ovviamente nella strut-
tura che e frutto di secoli di 
esperienza, essi sono tuttavia 
diversi nelle parti ornamenta-

li di legno scolpito, nei mozzi, 
nei tiranli dei freni e in al-
tro, dove — nota ancora Tri
gari — Vottone abbonda sul 
ferro piu di quanto non oc-
corresse. Ma tutto questo era 
il frutto della particolare e 
prospera economia di queste 
terre, dove fino ai primi de-
cenni del '900 la coltura del
la canapa era in auge e non 
anzora minacciala dalle fibre 
sintetiche. 

Non per caso alia canapa e 
alia sva lavorazione, ai vari 
metodi di macerazione, di pet-
tinatura, filatura e tessitura 
e ai relativi utensili, e dedi-
cata una delle piu belle se-
zioni della mostra, nello stu-
pendo solan della casa colo
nica, dove il restauro, moder-
no nei colori e nei dettagli, 
ha pero lasciato intatte le 
strutture e la formidabile tra-
vatura in legno. £' qui che al
cune donne, si son fatte tal-

mente prendere dall'entusia-
smo dei ricordi che — nella 
ghrnata domenicale che con-
cludeva la «festa della sta
dura » svoltasi nel parco, con 
cenhnaia e centinaia di per
sons in giro per le stanze 
dellu casa colonica-museo fi
no oltrc le died di sera — e 
qui, dicevo, che davanti al 
vecchio telaio a mano si so
no anabbattaie finche non so
no r'uikcite a farlo funziona-
re, in mezzo a un cerchio di 
facce intente e silenziose, di 
anziani. ma anche di giovani 
e di bambini. 

Si pone ora una domanda 
essenziale, di fronte a questa 
coraggiosa, paziente e ormai 
rilevanle operazione di recu-
pero della «civilta contadi
na »: per il gruppo che Vha 
fondata, per VAssessorato alia 
cultura dell'Amministrazione 
provinciate che vi si e succes-
sivamente impegnato, con lo 

assessore D'Alfonso in testa e 
coi contributi specifici degli 
ordinatori della mostra Emi-
'iani e Monari, vuol essere 
essa un'operazione di pura 
rammemorazione del passato, 
di omaggio rispettoso alle ra
dici di fatica, di tenacia e di 
ingegno da cui e sorto quel-
I'avanzatissimo aggregato so
cio politico che e VEmilia at
tuale? 0 vuol forse essere un 
modo, moderno e popolare in
sieme, di far capire la storia 
con polenti «flash » plaslico-
visuali com'e senz'altro la 
stupefacente « scavzadaura », 
la macchina per spezzare la 
canapa che con la sua ruota 
giganlesca di trascinamento 
animate sostilui la fatica op-
primente di diecine di uomi-
ni? Di far comprendere co
me I'avanzatissima classe 
operaia emiliana d'oggi deri-
vi dritto dritto da quel con
tadini « contestatori » che non 

Inaugurata a Firenze la mostra d'arte cinese 

FIRENZE, 31 
Una grande mostra d'arte cinese, la 

piu importante che sia stata organizzata 
in Italia dopo la fondazione della Re-
pubblica popolare, e stata inaugurata al 
Forte di Belvedere di Firenze, presenti 
le autorila cittadine, il sotfosegretario 
al Lavoro on. Alberto Del Nero e i 
membri della delegazione culturale ci

nese guidata da Shen Jou Tsien e com-
posta da Yu Kuo Pin e She Yi-Yuan. 

Presentandb la rassegna Shen Jou 
Tsien ha detto di augurarsi c che questa 
mostra contribuisca a migliorare la com-
prensione reciproca e a raf forza re I'ami-
cizia tra il popolo italiano e il popolo 
cinese e che costituisca uno stimolo per 
un aumento degli scambi culturali tra i 

nostri due paesi». II sindaco di Firenre, 
Bausi, ha messo in rilievo il valore di 
questa iniziativa che permette di cono-
scere le testimonianze di una delle piu 
antiche civilta del mondo. 

NELLA FOTO: incisori di una coopera
tiva di artisti di Tuncht, provincia di 
Anhwei. 

Dopo le nuove rivelazioni sui crimini dei colonialist! in Africa 

TENSIONE TRA IL VATICANO E LISBONA 
La netta presa di posizione di Paolo VI contro le stragi perpetrate dai fascisti in Mozambico ha aggravato l'isola-
mento del loro regime - Sembra che essa preluda a un a revisione del Concordato tra la S. Sede e il Portogallo 

Le relazioni tra il Vaticano 
ed il Portogallo. dopo le scon-
volgenti rivelazioni di padre 
Hasting, di vescovi e di nu
merosi religiosi sui massacri 
perpetrati dai colonialists por-
toghesi nel Mozambico, sono 
entrate in una fase delicata 
e di tensione. 

Qualche anno fa, quando 
Paolo VI ricevette in udienza 
i leader della Guinea-Bissau 
dell'Angola e del Mozam
bico (Agostinho Neto. Mar-
celino Dos Santos e Amil-
car Cabral), il govemo 
portoghese fece le sue cla-
morose rimostranze con una 
nota rimessa alia Segretcria 
di Stato vaticana tramite il 
suo ambasciatore presso la 
S. Sede che richiamb per pro-
testa a Lisbona. 

Nella primavera del 1971, lo 
stesso govemo portoghese co-
strinse i Padri bianchi a la-
sciare II Mozambico perche 
«indesiderati» a norma del 
Concordato che nell'art, 2 af-
ferma che ale missionl cat-
toliche sono considerate di uti
lity Imperiale», mentre i re
ligiosi si erano messi dalla 
parte dei patriotl. 

Nello stesso anno, la Segre
tcria di Stato vaticana invio 
nel Mozambico per una in-
"hiesta rallora sottosegretario 

per gli Affari pubblici della 
Chiesa, mons. Pio Gaspari, 
cite rimLse alio stesso faolo 
VI un dettagliato rapporto sul
la suuazione e sun mtoilera-
bile comportamento delle au-
torita portoghesi in contrasio 
con i piu elementari diritti 
dell'uomo. Due anni dopo, so
no anivate le clamorose ri
velazioni di padre Hasting e 
di altri religiosi, ma il gover
no di Lisbona, questa volta, 
si e ben guardato dal prote-
stare. Ai Nunzio che chiedeva 
spiegazioni il ministero degli 
affari esteri ha risposto di 
anon sapere». 

Riferendosi all'azione dei 
missionari che si sono rifiu-
tati di essere in base al Con
cordato di autilita imperia-
le », Paolo VI cosi si e espres
so parlando ai fedeli il 22 lu-
gho: « Vogliamo dare loro tut-
to il nostro conforto special-
mente la dove la loro opera 
e respinta. Nessuno potra in-
colpare i missionari, e dietro 
a loro la Chiesa, di valersi 
della prepotenza altrul, pub
blica o privata che sia, per di-
fendere le proprie posizioni 
religiose; e neppure di aver 
lasciato senza deplonzlone 1 
misfatti perpetrati contro 
lnermi popolazioni, delle qua
il essi condividono, anzi, le 

prove e le sofferenze». 
Una presa di posizione co

si netta. anche se non ha pro
vocate reazioni da parte del 
govemo di Lisbona in grave 
difficolta di fronte all'opinio-
ne pubblica mondiale, prelu
de ad una revisione profonda 
del Concordato, che risente 
ancora di quelle clausole re
lative al «Padroado» (un 
complesso di diritti e di do-
veil della Corona nei riguar-
i della Chiesa recepiti dal 
Concordato del 1940) in rap
porto al ruolo e alia presenza 
di missionari nelle colonie 

Infatti, oltre al gia citato 
art 2, nell'art. 3 e detto: 
«Le diocesi saranno gover-
nate da vescovi residenti, le 
zone missionarie da vicari 
apostolici e prefetti, tutti di 
nazionalita portoghese». Lo 
art. 4 afferma: «I superiori 
e i loro delegati saranno di 
nazionalita portoghese ». Arti-
colo 6: a I missionari stranie-
ri saranno soggetti ai prelati 
locali e dovranno fare una di-
chiarazione di rinuncia alle 
leggi e ai tribunal! dei propri 
paesi e sottomettersi alle leg
gi portoghesi, dalle quali sa
ranno giudicatl». Inoltre, una 
qualslasi nomlna dl un vesco-
vo o arcivescovo dovra esse
re comunlcata (art. 7) «al 

govemo portoghese perche 
possa appurare se ci sono 
obiezioni di natura politica 
contro di loro». 

Al fine, poi, di condizionare 
le missioni l'art. 9 stabilisce 
che «le congregazioni missio
narie, eccetto che per gli aiu-
ti che ricevono dalla S. Sede, 
saranno finanziate secondo 
necessita dal govemo del Por
togallo e dalla Colonia rispet-
tiva» e sara «il govemo (ar-
ticolo 10) che continuera a fa
re libere donazioni di terre 
alle missioni cattoliche per le 
nuove fondazioni». Infine, nel
l'art. 19 e detto che <ti ve
scovi e i govematori avran-
no tutti gli stessi stipendi», 
lo «stipendio degli ecclesia-
stici sara lo stesso degli im-
piegati statali„ A Luanda (la 
capitale dell'Angola) e a Lou-
renco Marques i prelati 
avranno lo stesso stipendio dei 
rispettivi govematori»; «i 
prelati (art 20) avranno lo 
stesso rimborso-spese del fun
ziona ri statali». 

Orbene, queste clausole, che 
rappresentavano un riconosci-
mento che la Chiesa aveva 
dato all'opera dl sostegno, non 
solo finanziario, prestata dal 
Portogallo al suoi missionari 
— storicamente l'opera colo-
nlzzatrlce del Portogallo av-

vennc sotto il segno della cro-
ce — erano in armonia con 
la politica evangelizzatrice 
della Chiesa fondata sulla 
aconversione degli infedeli e 
dei reprobi J>. Siamo ancora 
iontani dal Concilio Vaticano 
II e dal pontificato giovanneo 
che dovevano promuovere il 
«dialogo» della Chiesa catto
lica con il mondo cristiano e 
non cristiano. 

Non sono mancati conflitti 
sul finire del secolo scorso e 
agli inizi del nostro tra Por
togallo e S. Sede perche il 
govemo di Lisbona era preoc-
cupato della espansione e del
la potenza degli Ordini religio
si nelle colonie mentre la 
Chiesa si sentiva lesa nei suoi 
diritti. Nel 1910 vennero espul-
si dal Portogallo e colonie 1 
gesuiti, soppressi gli ordini re
ligiosi, conhsc-ati i loro beni, 
proibito I'insegnamento reli-
gioso nelle scuole, introdotto 
il divorzio e rotte le relazioni 
diplomatiche con la S. Sede. 
Pio X, con l'encicllca «Iam-
dudum in Lusitanias del 24 
maggio 1911 denuncid a tutto 
11 mondo cattolico «l'lnsop-
portabilita della nuova situa-
zione in Portogallo J>. H 19 
agosto dello stesso anno veni
va costltuzlonallzzata dal Por
togallo la separatlone tra 

Chiesa e Stato e per am-.i la 
tensione continuo. 

Un primo accordo fu rag-
giunto nel 1928, ma fu il dit-
tatore Salazar che, con i Pro-
tocolli del 1940 i quali rece-
pivano i prescritti concorda-
tari riguardanti il Padroado 
del 1857 e YActo Colonial del 
1930, ristabili normali relazio
ni tra il Portogallo e la S. Se
de «per la pace ed il mag-
gior bene della Chiesa e dello 
Stato». Fu incluso, nel Con
cordato, anche YAccordo Mis-
sionario che abbiamo ricorda-
to «per tutte le colonie por
toghesi e per i territori afri-
cani». Vi fu apportata una 
modifica solo nel 1950 per 
sancire la fine del Padroado 
per i territori indiani (tran-
ne Goa Macao e Dili) dopo 
la proclamazione in Rcpubbli-
ca dellTTnione Indiana. 

La svolta conciliate, i nuovi 
orientamenti della Chiesa, 
dalla Pacem in terris alia 
Populorum progressio, rendo-
no anacronistico questo Con
cordato. Un patto che non 
regge piu di fronte alle novi-
ta storiche ed ai fatti recenti 
del Mozambico di cui anche 
moltl missionari sono rlmastl 
vlttime. 

Alceste Santini 

per caso lottavano contempo-
raneamente per mutare un 
certo assetto sociale e gli ar-
retrati mezzi di produzione 
che vi erano connessi? 

Certo, un po' di tutto questo 
sta alia base del nascente Mu
seo, che ci si propone d'inau-
gurare. compiuto, il prossimo 
inverno. Ma alia base di esso 
stanno anche quelle pi«i pro-
fonde motivazioni che detta-
rono il gesto istintivo col qua
le Trigari, come lui stesso 
racconta, raccolse per strada, 
fra il terriccio, la prima mal-
concia c stadura », ornandone 
poi i muri della cooperativa 
di servizi agricoli dove lavo-
ra. Le stesse motivazioni che 
spinsero poi tanti e tanti con
tadini a portare altre tsta-
dure», e via via oggetti e 
arnesi sempre diversi riguar
danti tutta la vita, il lavoro, 
la storia loro e dei loro pa
dri, e a farsi sod, sostenen-
dolo anche economicamente, 
del € Gruppo della stadura » 
che cosi nacque. 

Motivazioni senz'altro attua-
li, di crescita politica e cultu
rale, incentrate nel rifiuto di 
una condizione e di un ruolo 
sociale subaltemi, per auto-
proporsi (e scoprirsi) come 
protagonist', inconsapevoli del
la storia economica e sociale 
di teri, attraverso la consa
pevolezza che oggi si ha, di 
far parte del movimento ope-
raio, visto propria come logi-
co e moderno sviluppo delle 
fatiche, delle lotte, dell'inge-
gno, della « civilta », appunto, 
dei contadini di un tempo. 

L'esperienza del « gruppo •» 
di Trigari — che conta poi 
centinaia di iscritti — e dun-
que non solo un esempio, piut-
tosto clamoroso nella sua ap-
parente semplicita di autorga-
nizzazione e di razionalizza-
zione della cultura di base; 
ma mi pare rappresenti an
che un'indicazione di co
me posi>a e debba superarsi 
quella concezione statica e 
mitizzante della cultura con
tadina, quel rischio di idoleg-
giamento astorico di essa. 
contro il quale polemizzava 
Mario Alicata gia nel '54. Di 
piu, a indicare anche agli stu-
diosi di folklore come oggi ab
bia un senso occuparsene, so
lo se si attua la lezione de-
martiniana del pieno recupero 
delle tradizioni popolari alia 
storia del paese, la mostra 
dei ^Materiali per un mu
seo* non ha riproposto i suoi 
falcetti, i suoi ingegnosi « sea-
vafossi». i vagli, le forche, le 
vanghe, le zappe e le gramo-
latrici in cui il frutto di tante 
fatiche contadine diventava fi-
nalmente pane per una fame 
raramente saziata, secondo 
una astratta classificazione ti-
pologica. Viceversa li ha or-
ganizzati secondo una forte 
accentuazione della vicenda 
dell'uomo, che con quegli at-
trezzi e oggetti lavorava e si 
affermava come tale, fino al 
deliberato scontro di classe. 

Cio e stato magistralmente 
realizzato raggruppando og
getti e attrezzi intorno a de
terminate culture e operazio-
ni agricole (il «grano», la 
«canapa > ecc.) o a usi im-
portanti della vita contadina 
come la icucma*. il *tra-
sporto » con carri, ecc, e do-
cumentando il tutto, quasi ge
sto per gesto, con una serie 
impressionante di vecchie fo-
tografie (impressionante an
che per il « salto indietro > in 
una diversa dimensione della 
fatica umana, maschile e 
femminile), di mappe (prima 
e dopo la bonifica della c bas-
sa bolognese* ecc.) e di an-
tichi disegni di macchine ri-
pescati all Archiginnasio e al-
trove. Sicche, per fare un 
esempio, la fatica degli c sca-
riolanti*, che i piu immagi-
nano appena dalla loro vec-
chia canzone, qui, davanti ai 
grafici, alle foto dei canali in 
costruzione, e qccanto a un 
abile montaggio plastico di 
carriole, zappe e vanghe « re-
re», non richiede davvero 
molta immaginazione per ri-
farsi presente, partecipata co
me nostra storia di ieri. 

Semmai propria in questo 
senso si potrebbe suggerire di 
andare piu a fondo: per cui i 
visitatori, giovani e meno, del 
futuro Museo (che taluni au-
spicano gia € regionale >, co
me se ne hanno in PoXonia, 
in Francia e altrove) si tro-
vassero di fronte, scritte ben 
chiare le cose importanti che 
Trigari e Majani mi diceimno 
a voce, ad esempio, su alcuni 
miglioramenti tecnici un tem
po osteggiati dai padroni 
(€ tanto il lavoro ce lo fate 
lo stesso*) come Vuso del-
l'€ alzino > per la canapa, che 
consentira di ridurre tempi e 
fatica nel passaggio dalla ma
cerazione all'asciugatura, e 
che tuttavia i lavoratori do-
veitero imporre con la lotto. 
A dimostrare ancora una vol
ta, se ce ne fosse bisogno, 
come anche da un Museo del
la civilta contadina possa ve-
nir fuori quali furono e sono 
le classi che vogliono % che 
non vogliono il progresso del 
paese, 
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