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Una questione ricorrente 
nel dibattito pedagogico 

NOZIONISMO E 

I giovani non hanno bisogno di una scuola«fa
cile», ma di una scuola che parmetta di ap-
prendere molto, attraverso metodi e contenuti 
di una nuova e unitaria concezione del sapere 

A colloquio con Luis Carlos Prestes, segretario del Partito comunista 

La verita sul 

« Nozionismo » e « antino-
zionismo » sono termini tra-
dizionali del dibattito peda
gogico che compaiono pun-
tualmente a fine luglio quan-
do i commentatori si sfor-
zano invano di dare un sen-
so agli esami di maturita 

Fra le critiche agli esami 
si affaccia spesso 1'argomen-
to, appunto, del nozionismo. 
Gli esami, si dice, attraver
so le due prove scritte e il 
colloquio finale dovrebbero 
accertare non la quantita di 
nozioni di cui i candidati so
no in possesso, ma la com-
pletezza della loro formazio-
ne, la capacita di ragionare 
e giudicare, percio d'inserir-
si nella vita sociale e profes-
sionale. Invece nella maggior 
parte dei casi si continua a 
cercar di valutare se i gio
vani conoscono o non cono-
scono il contenuto dei pro-
grammi svolti durante Tan-
no, se sanno dare risposte 
in qualche modo soddisfa-
centi a domande che concer-
nono fatti isolati, spezzoni 
del sapere. 

Ma ad una scuola come 
questa, che ha perso ogni 
contatto con la realta e percio 
ogni possibilita di porsi come 
sede di sintesi culturale ed e 
soprattutto strumento di se-
•lezione non possono corri-
spondere altri atti finali che 
questi esami da tutti criti-
cati. Il discorso e quello del-
1'altra scuola da costruire, 
nella quale altri siano i me
todi per giudicare il lavoro 
svolto, per correggerlo, per 
renderlo sempre piu signifi
cative In una scuola cosi tra-
sformata riprenderebbe il 
suo seaso la questione del 
nozionismo. 

Le posizioni antinozioni-
stiche hanno spesso suscita-
to perplessita se non opposi-
zione netta. C'e sempre sta-
to chi si e chiesto se dietro 
quelle posizioni non si na-
sconda il proposito di ren-
dere lo studio « facile », cioe 
superficiale, dispersivo, se 
opponendosi ad un sistema 
d'insegnamento che da im-
portanza alia quantita del 
sapere non si superi il limite 
oltre il quale sta l'ignoran-
za. A queste obiezioni e fa
cile replicare, oggi, che la 
ignoranza e uno dei prodotti 
della scuola attuale. che pu
re e una scuola nozionistica. 
Ma non oi si puo fermare 
qui. II problema vero e: che 
cosa c'e bisogno di conosce
re, e perche, e come si deve 
apprenderlo. Da qui deriva-
no tutti gli altri. 

I giovani hanno bisogno 
di conoscere un insieme or-
ganizzato di fatti, tale che 
•la sua conoscenza permetta 
di comprendere la realta 
< naturale > (nella sola for
ma in cui questa conoscenza 
puo " essere data, cioe la 
scienza e la tecnologia) e la 
realta umana nella forma 
dei rapporti sociali e cultu
ral!. La scuola nozionistica, 
anche se imponesse nozioni 
valide. come nel caso di una 
scuola efficiente, non dareb-
be questo contenuto organiz-
zato. Nella scuola tradizio-
nale il sapere viene ripartito 
nelle materie del program-
ma e queste materie vengo-
no presentate in forma dog-
matica e isolata, general-
mente rifacendosi a risultati 
superati della ricerca stori-
ca, scientifica, letteraria, e 
nella forma che da secoli la 
polemica pedagogica chiama 
«scolastica», vale a dire 
astratta, separata dal corso 
reale degli eventi, dagli in-
teressi degli uomini e delle 
donne in came ed ossa, e na-
turalmcnte dagli interessi 
dei giovani. 

Apprendere a conoscere e 
a giudicare la realta sociale 
e « naturale » non puo esse
re sinonimo di apprendere 
poco e tanto meno di ap-
prendimento superficiale. La 
scuola di cui hanno bisogno 
i giovani 6 una scuola che 
permetta d'apprendere mol
to, in tutti i campi (Marx 
diceva di se, citando un clas-
sico latino: niente di cio 
che e umano rilengo che mi 
sia estraneo). Occorrc am 
piezza d'informazioni, ric-
chezza di documentazione, n-
gore logico. profondita scien
tifica, capacita di ncondur-
re le conoscenze a sintesi or-
ganiche, che servano per 
comprendere che la realta va 
trasformata fino in fondo, 
che cultura e rivoluzione so
no termini non scparabili 
nella situazione odiema. 

L'organicita dei contenuti 
non puo essere data una 
volta per tutte, in un pro-
gramma scolastico, e una 
conquista, 6 frutto d'attivita, 
e possibile solo se si apprcn-
dc ncercando e indagando, 
confrontando e verificando, 
discutendo, facendo scienza. 
II metodo deU'apprendcrc c 
altrcttanto importantc che i 
contenuti. C'e tutto un capi
tate del Hi^corso didattico-

pedagogico che riguarda il 
rigore delle conoscenze, del 
quale occorrc impossessarsi 
subito, fin dai primi tempi 
deU'esperienza scolastica, e 
che puo essere comunicato 
da buoni libri e da buoni in-
segnanti, dai quali del re-
sto occorrc ricevere, come 
disse Lenin, il patrimonio 
culturale accumulato dal ge-
nere umano. Ma c'e un piu 
vasto capitolo, quello dello 
studio che ha per oggetto 
lo stato presente dei fatti 
da indagare e da organizza-
re in conoscenze coi metodi 
della ricerca individuale, di 
gruppo, collettiva. 

Non e soltanto una que
stione d'interdisciplinarita. 
Senza dubbio un atteggia-
mento antinozionistico com-
porta anche la rottura delle 
barriere fra nozione e nozio-
ne, fra materia e materia, 
disciplina e disciplina, per
che la realta ci si presenta 
complessa e incoerente e va 
affrontata con atteggiamento 
multilaterale, ma l'unita, la 
sintesi organica delle cono
scenze trova la sua radice 
nell'esistenza d'una conce
zione ideale da cui muovere, 
a cui ispirarsi. Proprio l'as-
senza di questa concezione 
ideale, di questa visione cul
turale ampia e omogenea fa 
della scuola di oggi una 
scuola nozionistica oltre che 
una scuola in sfacelo. 

II fatto e che 1'ultimo ten
tative di riferire le conoscen
ze scolastiche ad una visio
ne unitaria fu compiuto in 
Italia nel 1923 nel momento 
in cui Pawento del fascismo 
al potere e del liberal-fasci-
sta Gentile al ministero del
la pubblica istruzione sanci-
va il culmine della crisi di 
egemonia della borghesia li
berate. Le classi dominanti 
hanno perduto questa capa
cita egemonica; possono an-
cora nuocere non poco impo-
nendo i contenuti della loro 
ideologia attraverso i mezzi 
di comunicazione di massa e 
attraverso i libri di testo, 
non possono acquistare con-
senso ad una cultura. II pro
blema del ruolo e dell'orga-
nizzazione della scuola e an
che questo. 

La scuola e grande que
stione sociale e politica e 
grande terreno di scontro. 
Se abbiamo rifiutato di pro-
porre come posta di questo 
scontro il trionfo del marxi-
smo come ideologia e perche 
in ogni caso l'ideologia im-
pedisce l'esperienza del con-
fronto con la realta, erea un 
diaframma tra lavoro scola
stico e vita reale degli uomi
ni, ma il problema della lot-
ta per 1'egemonia resta aper-
to come uno dei grandi pro
blem! della nostra societa e 
della scuola. Una concezione 
ideale di grande respiro, ta
le da costituire un fatto cul
turale e una proposta educa
te va di valore universale puo 
essere oggi solo quella di cui 
un movimento antifascista e 
democratico e socialista si 
fa portatore. Essa puo anche 
restituire la dignita della 
concretezza ai vecchi e 
astratti dibattiti pedagogici. 

Giorgio Bini 

II risvolto della ripresa produHiva degli ultimi anni: safari bloccali, verliginoso aumento dei prezzi, ulteriore diminuzione della 
quota del reddifo che va alia popolazione atliva - Un regime di terrore prolegge la penetrazione del capilale sfraniero nel paese 
Washington assegna alia dittatura «gori l la»un ruolo conlrorivoluzionerio su scala continentale - Comunisti e cattolici progressisti 

Dal nostro corrispondente 
L'AVANA agosto 

II cosiddetto « miracolo eco-
nomico» brasiliano che il re
gime fascista di Medici sban-
diera ai quattro venti nell'in-
tento di dare del Brasile una 
immagine dl paese « ricco», 
incammlnato sulla «strada 
del benessere » e dove « ordi-
ne » e « pace sociale » regna-
no sovrani, non ha nemme-
no lontanamente sfiorato le 
grand! masse popolari, i con-
tadini poveri del Nord-este, i 
lavoratori. I tassi di incre-
mento del reddito lordo na-
zionale (un nove per cento 
annuo a partire dal '67, an
no di inizio della « ripresa » 
economica) sembrerebbero 
oDnfermare la tesi della dit
tatura sul « miracolo ». La real
ta e che gli incrementi sono 
stati possibili a spese dei la
voratori e i benefici sono an-
dati quasi interamente a quel 
cinque per cento o poco piu 
dl famiglie che formano la 
oligarchia finanziaria, eoono-
mica. militare del paese. 

Ritmi 
massacmnti 

Dietro la facclata del « mi
racolo » c'e una realty di mi-
serla, di fame, di sfruttamen-
to bestiale, di terrore, di tor
ture. Ce ne parla il compa-
gno Carlos Prestes, segretario 
generale del Partito comuni
sta brasiliano, che incontria-
mo in una pausa delle oon-
versazioni con i dirigenti del 
Partito comunista cubano. 
Nessuno puo negare la ripre
sa produttiva, dopa che nel 
*67 la crisi aveva toccato 11 
suo punto piu basso, il fatto 
che si sia posto un freno al
ia inflazione galoppante, la 
completa utilizzazione del vec-
chio apparato industriale e 
la creazione di nuove Indu
strie sia con finanziamenti del
lo Stato. sia, soprattutto, con 
capitali stranieri (USA in pri-
mo Iuogo, pol tedesco-occi-
dentali, giapponesi, italiani). 
Ma se le famiglie piu ric* 
che, ci dice Prestes. ne han
no tratto benefici piu che no-
tevoli, i lavoratori hanno pa-
gato e pagano duramente il 
prezzo del « miracolo ». Lo pa
gano con i ritmi di lavoro 
sempre piu massacranti, con 
i salari bassissimi e bloccati 
(e il regime fascista che con 
decreto stabilisce di volta in 
volta se ci deve essere e in 
che misura un aumento sa-
lariale), con 1'aumento dei 
prezzi dei generi di prima ne-
cessita. E con i lavoratori lo 
pagano anche larghi strati 
della piccola e media borghe
sia- Non e casuale che la 
CEPAL (organismo economi-
co dell'ONU per rAmerica La-
tina) in un suo recentissimo 
rapporto parli del Brasile co
me del paese in cui vi e a la 
piu ingiusta distribuzione del 
reddito nazionalen. 

II compagno Prestes ci ri-
corda che, secondo i dati pub-
bhcati recentemente dal JOT-
nal do Brasil e tratti da uno 
studio dell'Universita di Ber
keley (USA), comparati con 
quelli di un analogo studio 
fatto nel 1960 dalla CEPAL. 
risulta che nella divisione del 
reddito nazionale si e assisti-
to ad un considerevole au
mento della quota destinata 
alle classi piu agiate e a un 
assottigliamento di quella de
stinata ai lavoratori. Nel 1970 
infatti, ai quattro quinti de
gli abitanti della popolazio-

II mercato di Bahia 

ne attiva, andava il 36,2°.'o del 
reddito nazionale (44°/o nel 
1960), mentre i settori «agia-
ti» si appropriavano del 63°/o 
del reddito (1960: il 56 per 
cento). 
' Ma anche i ceti medi, la 

grande maggioranza della pic
cola borghesia, sono stati ap
punto colpiti da questo pro-
cesso di «crescente pauperiz-

zazione», e oggi partecipano al
ia divisione del reddito na
zionale nella misura di un 
33.6 per cento (41,6 per cen
to nel 1960). Secondo. infine, 
uno studio della Fbndazione 
Getulio Vargas, il 50 per cen
to della popolazione attiva di
spone di un reddito medio 
mensile di 74 cruzeiros (12 
dollari USA), tale da metter-
la «al di fuori del mercato 
di consumo organizzato». 

II valore reale dei salari. 
nonostante alcuni uaggiusta-
menti», e in questi ultimi sei-
sette anni diminuito in mo
do impressionante, e cioe di 
oltre il 33 per cento rispetto 

al 1965. Una inchiesta del Di-
partimento intersindacale di 
statistica ha stabilito che un 
operaio. per l'acquisto dei ge
neri alimentari. deve lavora-
re mensilmente 113 ore e 21 
minuti. mentre nel 1965 per 
acquistare la stessa quantita 
di merci gli erano richieste 
87 ore e 20 minuti. Si e regi-
strato cioe un aumento di al-
meno un terzs nei costi dei 
prodotti alimentari. 

f 

La contrazione 
dei consumi 

La diminuzione del potere 
d'acquisto delle grandi mas
se, la contrazione dei consu
mi soprattutto dei generi di 
prima necessita (si e assisti-
to fra 1'altro ad una riduzio 
ne dello 0,68 per cento della 
produzione di calzature. indu-
menti e altri prodotti. rispet
to ad un aumento vertigino-

so di beni durevoli — auto-
mobili 37°/o, elettrodomestici 
27°/b) ha accentuato tn vaste 
regioni del paese, il Nord-este 
in particolare, i mali endemi-
ci della societa brasiliana: 
malattie e analfabetismo. I 
dati ufficiali, ci dice il compa
gno Prestes. sono piu che elo
quent!. Meta della popolazio
ne soffre di malattie intesti
nal! infettive e 8-10 milioni 
di persone sono colpite dalla 
piu terribile e pericolosa di 
esse, la cisticercosi. Circa un 
40 per cento dei bambini e 
sottoalimentato. manca di suf
ficient! calorie e di albumina. 
L'analfabetismo tocca punte 
del 50 per cento. 

II a miracolo» c'e stato, 
quindi. ma solo per la bor
ghesia nazionale e per i grup-
pi monopolistic! stranieri, 
USA in particolare. Un « mira
colo » che fra 1'altro ha fat
to raddoppiare fra il 1964 e 
il 1971 il debito del Brasile 
con l'estero (da 3 e mezzo a 

INTERESSANTI INIZIATIVE CULTURALI A ENNA E A CAPO D'ORLANDO 

Storia, arte e folklore in Sicilia 
Nel casfello di Federico III d'Aragona la rassegna di sculture di artist! confemporanei - Gli «Incontri » si concluderarmo in aufunno con 
un convegno di studio • Un premio di pittura che affronta i lemi d'attualita - II ruolo dei comuni per la lutela dei beni naturali e artistic! 

PALERMO, agosto 
I turisti che. percorrendo 

la nuova autostrada delle 
Arance che unisce Palermo a 
Catania, hanno fatto una so-
sta ad Enna, hanno trovato 
questa estate diverse cose in-
teressant. L'Azienda Autono-
ma Tur:smo del capoluogo ha 
orgam^zatc una sene di ma 
nifesta?.on! che differiscono 
netUunente da quelle abitua 
li con cu- si sperpera il pub 
blico denaro in Sicilia nella 
conv:nz one. piu volte smenti-
ta .1ai ratti, di promuovere 
il movimento turistico. 

Gli « Incontri di Enna - Sto-
ria. Arte Folklore» si sono 
articoiau in una mostra di 
opere di scultori siciliani con 
temporanei. allestita nel corti-
le di 8 Martino del Castello 
di Lombardia, in un concerto 
di musiche rinascimentali si-
ciliane. in un incontro di 
gruppi folklonstici. Gli «in 
contn» si concluderanno in 
autuntio con un convegno di 
studi storici su Federico III 
di Aragnna, il re del XIV se-
coio che dimord a Iungo nel 
Ca.sU?:l< di Lombardia e vi 
convoco nel 1324 it Parlamen 
to Siciliano. 

I restj del castello ennese 
costituiscono senz'altro una 
delle piu preziose e comple
te testimonianze della storia 
siciliana e delle dominizioni 
che nell'isolA si sono succedu-
te. La posizione centrale del 

castello a piu di mille metri 
dal livello del mare ne ha de-
terminato I'lmportanza strate-
gica e militare. Se esso fu 
sede di despot! e di tiranni. fu 
anche teatro di moti popola
ri e di insurrezioni come quel
la in cui perse la vita Enri
co Montpellier, il govematore 
angioino. La mostra di scultu
re allestita in uno dei cortili 
del Castello, prima iniziativa 
del genere in Sicilia. pone an
che raccento sulla necessita 
di rivitalizzare gli antichi com-
plessi monumentali medlante 
manifestazioni che coinvolga-
no al tempo stesso masse po
polari ed operatori culturali 
siciliani. indicando i modi con-
creti della conservazione e 
della utilizzazione dei beni 
culturali. 

L'affluenza, 1'interesse, de-
terminati dalla manifestazio-
ne. assai di versa da quelle 
ospitate per poche sere l'an-
no neU'altro cortile del ca
stello (opera lirica o. con un 
congruo contributo del Comu-
ne. Cantagiro) confermano 
che 1 tempi sono maturi per 
un impegno del movimento 
popolare ed operaio e delle 
sue organizzazioni nel settore 
della cultura. 

Nella scorsa settimana si e 
inaugurata anche la XIV edi-
zione del premio di pittura 
Capo d'Orlando che, con po
che lnterruzioni, ha luogo an-
nualmente dal 1955 nell'omo-

nima cittadina sul mare, a 
valle delle verdi contrade dei 
Nebrodi. Dal alcuni anni, da 
parte degli organizzatori e de
gli artisti partecipanti si for-
mulano critiche e si avanza-
no proposte per una ristrut-
turazione profonda della mani-
festazione. tendente a liberar-
la dai caratteri turistico-bal-
neari. a darle una sede sta
bile, non solo per raccoglier-
vi le numerose opere acquisi-
te, edizione dopo edizione. ma 
anche per costituire il centra 
di un vivo rapporto con gli 
abitanti di Capo d'Orlando. 
• Quest'anno. gli artisti ed i 
critici hanno prodotto un do 
cumento. distribuito insieme 
al catalogo la sera della inau-
gurazione: vi trovano confer-
ma le proposte gia formulate 
nel passato che riguardano la 
sede. le attivita che vi si do
vrebbero svolgere, quali la rac-
colta delle opere, la creazione 
di un archivio, dibattiti, con-
ferenze, mostre. Ma si avan-
za anche una proposta: la crea
zione di un Ente Autonomo 
dalle specif!che finalita cultu
ral! per liberare la mostra — 
si dice — dairimpaccio dl 
una struttura amministrativo-
burocratica oberata di molt! 
altri compltl istituzionali. Si 
allude al Comune di Capo 
d'Orlando che, assleme alia 
Pro-loco e con i fondi dell'As-
sessorato Regionale al Turi-
smo organlzza ogni anno la 

mostra. Ogni sussulto politi
co di quella struttura ammi-
nistrativa, certo, si ripercuote 
sulle vicende del premio di 
pittura; tuttavia cid accadreb-
be anche per un ente auto
nomo che sarebbe necessaria-
mente legato alia finanza re
gionale e quindi destinato a 
quegli impacci organizzativi 
che derivano dal malcelato fa-
stldio nei confronti di mani
festazioni culturalmente qua
li ficate. Queste vengono tolle-
rate solo ai margini di un 
quadro di «promozione turi-
stica» che sperpera miliardi 
per manifestazioni grossolane 
quali il festival cinematogra-
fico Messina-Taormina e falsa-
mente popolari, nello stile dei 
dopolavoro Enal, come le «Ma-
donie 73». 

Riflettere sulla proposta di 
creare un ente autonomo vuol 
dire valutare l'importanza po
litics di non sottrarre ai co
muni uno spazio di iniziati
va e di promozione culturale. 
Al contrario, ogni qual volta 
eslste la possibilita di creare 
un movimento nel quale si ri-
conoscono anche forze politi-
che diverse da quelle della lo
cale maggioranza, I'altemativa 
« culturale » pud e deve dive-
nire il terreno per un civile 
confronto e per aggregazloni 
non soltanto eplsodiche. 

- E* proprio In questo senso 
che intends muoversi, in Sici
lia, l'ARCL Nel convegno re

gionale che si terra a Paler
mo nel prossimo autunno 
l'ARCI non si limitera ad 
aaprire una vertenzas con la 
Regione Siciliana sul tema del
la spesa pubblica nei campi 
della cultura, del turismo so
ciale, della informazione, del
la ricreazione, dello sport, ma 
lancera la sua proposta poli
tica ed organizzativa. 

La creazione di un Consor-
zio Democratico dei Comuni 
Siciliani per le attivita cultu
rali. costituira infatti l'obietti-
vo centrale di quel convegno. 
Esso potra divenire il nucleo 
di una struttura politica ca-
pace di affronta re gli spino-
si problem! dei beni cultura
li deil'isola, di certo i piu col
piti dalle insufficienze delle 
strutture burocratiche dello 
Stato e dalla speculazione sel-
vaggia ai danni di contrade e 
litorali una volta splendid!. 

Mentre stanno per essere va-
rate le norme d'attuazione del-
1'art. 14 dello Statuto Regio
nale e stanno per passare 
alia Regione le responsabilita 
connesse alia tutela del pae-
saggio, dei monument!, delle 
gallerie, bisogna che i sicilia
ni, che il movimento operaio 
e popolare, siano preparati a 
partecipare attivamente e re-
sponsabllmente alia gestione 
di questo importante settore. 

Giacomo Baragli 

quasi 7 miliardi di dollari), 
ma che in compenso ha con-
segnato 1'economia brasiliana 
nelle mani del capitale stra-
niero. Nello Stato di San Pao
lo, uno dei piu sviluppati eco-
nomicamente, - secondo dati 
ufficiali pubblicati recente
mente da Ultima Hora, 1*81.8 
per cento delle imprese pri
vate del settore industriale e 
di proprieta di gruppi mo
nopolistic! stranieri. Le otto 
banche straniere di • investi-
mento operanti in Brasile gia 
nel "70 disponevano del 58.1 
per cento dei depositi banca-
ri del paese, mentre il restan-
te 41.9 per cento era suddivi-
so fra i 21 istituti di credito 
nazionali. 

II Brasile «punto chiave 
per la sicurezza degli Stati 
Uniti». come lo ha definito 
recentemente l'ambasciatore 
nord americano a Brasilia. 
dovrebbe, nelle intenzion! di 
circoli imperialisti nordameri-
cani sostenuti dalla stampa 
reazionaria di tutto il conti-
nente. costituire l'esempio, la 
alternativa per la soluzione 
dei problem! socio-economici 
dei paesi del Continente Nei 
disegni strategici della Cosa 
Bianca questo grande Stato 
(oltre cento milioni di abi
tanti) dovrebbe svolgere il 
ruolo di sub-gendarme, di te
sta di ponte per la penetra
zione, o quanto meno per il 
mantenimento degli attuali 
privilegi in America Latina. 
Naturalmente. mentre cerca-
no con ogni mezzo di raffor-
zare la dittatura militare, gli 
strateghi di Washington non 
trascurano di estendere, co
me abbiamo visto, la pene
trazione economica e lo sfrut-
tamento delle enormi risorse 
di cut il Brasile dispone. 

Le spese 
per il riarmo 
Stimolato e aiutato dagli 

Stati Uniti, il regime milita
re brasiliano cerca di inculca-
re nella popolazione sentimen-
ti egemonici e sciovinisti. Nel
lo stesso tempo .esso sostiene. 
con finanziamenti e facilita-
zioni eccezionali nell'acquisto 
di prodotti brasiliani. i regi-
mi reazionari e oligarchic! del 
continente e le forze conser-
vatrici e fasciste che si adope-
r*JK> per riportare il vecchio 
ordine nei paesi che hanno 
scelto la via deU'indipendenza. 
della sovranita nazionale, del 
progresso. Nota e la partecl-
pazione brasiliana nel colpo 
dl stato in Bolivia per la re-
staurazione della dittatura fa
scista, cos) come nello «auto-
golpe» di Bordaberry e del-
l'ala reazionaria delle forze 
annate in Uruguay nel giu-
gno scorso, come gli strettl le-
gami con la dittatura para-
guayana dl Stroessner. II Bra
sile punta chiaramente al do-

minio assoluto su tutto il ba-
cino del Rio de la Plata, po-
nendosl in aperto conflltto 
oan l'Argentlna. 

D'altra parte gli USA con 
il pretesto della difesa dello 
Atlantico meridionale premo-
no perche il regime di Brasi
lia rafforzl sempre piu 1 suoi 
legami, fino a trasformarli in 
alleanza organica, con il Por-
togallo e con la Repubblica 
Sudafricana. Si spiega cosl la 
vertiginosa corsa agli arma
ment! e il fatto che il Brasi
le sia il paese che spende 
di piu. in America Latina per 
il riarmo. 

Tutto questo, ci ricorda il 
compagno Prestes, conferma 
la giustezza deH'analisi fatta 
nel 1971 dalla conferenza del 
partiti comunisti dell'Ameri-
ca meridionale che nella rlaD-
luzione approvata affermava 
fra 1'altro: «In risposta alle 
piu numerose e intense offen
sive democratiche e popolari 
in America Latina e soprat
tutto nel sud del continente, 
l'imperialismo yankee cerca 
in tutti i modi di imporre 
un cambiamento di rotta, ser-
vendosl del governi piu rea
zionari e soprattutto di quel
lo brasiliano, che tenta di tra-
sformarsi in una testa di pon
te da cui attaccare 1 nostri 
popoli». 
• Di fronte aU'impossibilita di 

trovare un sostegno nelle 
masse la dittatura cerca di 
reggersi in piedi con l'arma 
del terrore. Messi fuori legge 
tutti i vecchi partiti politici. 
eliminati i sindacati di clas-
se, sostituiti da una organiz-
zazione dl tipo corporative 
vietato II diritto di scioDero. 
condannata come « attivita co
munista sovversiva» ogni ma-
nifestazione di malcontento o 
di opposizione. il regime ha 
soffocato qualsiasi espressio-
ne. anche formale, di vita de-
mocratica. Tutti I diritti ci-
vili, politici. sociali sono sta
ti soppressi. 

Vapparato 
repressivo 

L'apparato repressivo, for
te di ben otto distinti corpi 
di polizia operanti a tutti i 
livelli e in tutti i settori, ad-
destrati alia pratica della tor-
tura, alia quale sono sotto-
posti i detenuti politici, mol-
ti dei quali vengono anche fi-
sicamente eliminati, cerca di 
contenere o reprimere fin sul 
nascere ogni manifestazione 
di protesta. D'altra parte il 
famigerato asquadrone della 
morte», organizzazione para-
militare alle dirette dipenden-
ze della polizia, uccide e as-
sassina in pieno giorno gli av-
versari politici del regime e gli 
oppositori anche personali, di 
questo o queU'esponente del
la dittatura. Attualmente so
no oltre diecimlla, in gran 
maggioranza comunisti, smda-
calistl. cattolici dl sinistra, i 
detenuti politici nelle carce-
ri brasiliane. 

Repressione, carcere, tortu-
ra, assassinio non riescono'pe-
ro a far tacere l'opposizione 
che trova 1 suoi punti di for-
za nel partito comunista, lo 
unico che abbia saputo man-
tenere nella clandestinita una 
struttura organizzativa e nel 
movimento cattolico progres-
sista particolarmente attivo 
fra le masse contadine. 

Parlandoci del ruolo dei cat
tolici, soprattutto dell'ala pro-
gressista capeggiata da Mon-
signor Camara, che costitui-
sce una delle forze piu impor-
tanti dell'opposizione alia dit
tatura e con la quale l co
munisti hanno aperto un 
franco dialogo per una effi
cacy unita d'azione, il compa
gno Prestes sottolinea la gran
de importanza che potra ave-
re per le lotte future il pro-
gramma contenuto nell'appel-
lo dei vescovi del sud-est che 
areola clandestinamente nel 
paese. Nelle conclusion! del 
documento fra 1'altro si affer-
ma che a la classe domina
te non ha altra via di uscita 
per Iiberarsi se non la lunga 
e difficile lotta per la pro
prieta sociale dei mezzi di 
produzione. Questo e il prin-
cipale fondamento del proces-
so storico che deve guidare 
una trasformazione globale 
dell'attuale societa in una so
cieta nuova dove sia possibi
le riscattare gli oppressi dal
la condizione dello sfrutta-
mento, abbattere i responsa-
bili delle loro aofferenze, vin-
cere i'antagonismo di classe 
e conquistare la liberta ». 

«II compito che ora sta di 
fronte ai comunisti brasilia
ni e alle forze antidittatoria-
li — ci dice concludendo il 
segretario generale del PCB 
— non e certamente facile. I 
nostri sforzi si conoentrano 
in una azione tesa a mobi-
litare, unire, organlzzare la 
classe operaia, tutte le altre 
forze patriottiche e democra
tiche nella lotta contro 11 re
gime fascista, per isolarlo, per 
sconfiggerlo e riconquistare le 
liberta democratiche. La vit-
toria potra essere conseguita 
solo attraverso l'azione unita
ria delle piu larghe masse po
polari ». 

Il io Gioffredi 

Un inedito 

di Togliatti 
^ 

su« Rinascita» 

Un partito 
comunista 
di governo 
e di massa 
Fare del PCI un partito dl 

governo e dl massa, un parti- -
to nazionale che si ponga fra 
le forze egemoni della socie
ta in un processo di profon-
do rlnnovamento: questo 11 
tema del discorso che il com
pagno Palmiro Togliatti pro-
nunc!6 il 25 settembre 1946, 
alia conferenza di organizza
zione della federazione comu
nista di Reggio Emilia. II di
scorso, rimasto fino ad oggi 
inedito, viene pubblicato que
sta settimana da Rinascita. 
in occasione del nono anni-
versario della morte di To
gliatti, con una presentazio-
ne della compagna Nilde Jotti. 

Mentre era in corso una 
campagna dl feroce specula
zione anticomunista intorno 
ai fatti del cosiddetto «trian-
golo della morte», Togliatti 
sentiva 1'esigenza — ricorda 
la compagna Jotti — di sotto-
lineare la funzione democra-
tica e progressiva deU'Emilia 
rossa nella rinascita d'ltalia, 
e di richiamare il partito al
ia esigenza dl darsi una for
te caratterizzazione di massa, 
e di acquisire una solida ca
pacita di direzione politica. 

II discorso parte dalla oo-
statazlone della grande forza 
del partito in provincla di 
Reggio Emilia, e, insieme. dal
la critica al modo come que
sta forza si e mossa nei con
fronti dei fatti di sangue che 
avevano dato origine alia cam
pagna di calunnie contro Reg
gio e contro l'Emilia in ge
nerale. 

« // partito — dice Togliat
ti — non doveva soltaiito li-
mitarsi a pronunciarsi con
tro a questi fatti quando es-
si erano gia avvenutt, ma do
veva saper prevedere prima. 
Quando il partito e diventa-
to una organizzazione cosi 
grande come voi siete diven-
tati, organizzazione quindi che 
ha in se stessa tutti gli stru-
menti che sono necessari per 
controllare quello che awie-
ne, non soltanto tra le mas
se, ma soprattutto quello che 
avviene in determinati am-
bientin (e qui Togliatti clta 
ad esempio ex partigiani com-
battenti per la liberta, ele
ment I incerti e confusi), es
so non solo deve conoscere 
cio che awiene in questi am
bient!, ma deve «sapere in-
tervenire in tempo a. 

Presenza fra le masse, co
noscenza, dunque, e capacita 
di direzione: ecco perche « ab
biamo posto all'ordine del 
giorno del partito il proble
ma organizzativort. Cio e av-
venuto, sottolinea Togliatti, 
«essenzialmente per motivi 
politici»: infatti «dobbiamo 
costatare che le cifre che 
noi abbiamo raggiunto di ef-
fettivi iscritti al partito e di 
relativo suo - rafforzamento 
non corrispondono ad una 
efficace azione politica del 
partito, la quale sia all'altez-
za del numero degli iscritti 
che abbiamo raggiunto ». 

Con i suoi oltre due mi
lioni di Iscritti, afferma anco-
ra Togliatti, il PCI potrebbe 
essere «una delle piu ef/ica-
ci forze dirigenti della socie
ta » se esso riuscisse «a sta-
bilire un tale collegamento 
con le masse del popolo da 
esercitare, anche al di fuori 
del lavoro parlamentare, una 
grande influenza soprattutto 
fra gli strati della popolazio
ne lavoratrice ». 

Ecco dunque a in che cosa 
consiste il lavoro organizzati-
vo: rendere efficiente il parti
to comunista, la forza diri-
gente della classe operaia, de
gli strati contadini che sono 
orientati in senso progressi-
stc, della piccola e media bor-

\ ghesia della cittd che sono 
egualmente orientate, a far A 
che U nostro partito sia la 
guida di questi strati per una 
linea politica conseguente-
mente democratico. 

Nella realta di una provin-
cia come Reggio Emilia cio 
significa che a questa Federa
zione deve diventare I'orga-
ntzzazione che domini in tut-
ta la situazione della provin
cial, «deve saper avvicinare 
i gruppi sociali piu diverti, 
comprendere i loro orienta-
menti. i loro bisogni e le lo
ro necessita, dmgere la lot
ta per il soddisfacimento del
le aspirazioni economiche e 
politiche delle classi lavora-
trici. 

Concludendo questa prima 
parte del discorso dedicata al 
partito (la seconda parte, che 
Rinascita non riporta. affron-
tava una serie di probleml po
litici del momento). Togliat
ti ribadisce ed esemplifica il 
significato e l'importanza del 
partito di massa. mSe nol 
non ci fossimo costituiti in 
un grande partito, ma ci fos
simo limitati ad un partito dl 
200 mila iscritti. una parte 
grandissima della massa che 
noi controlliamo sarebbe tot-
to Vinfluenza della chiesa cat-
tolica ed organizzazioni che 
fanno capo alia chiesa catto
lico, come la Democrazia cri-
stianav. La conquista al PCI 
di due milioni di iscritti non 
e stata dunque « soltanto una 
opera di reclutamento. ma e 
stata anche una grande azio
ne politica; la quale ha cam-
biato qualche cosa nella fao 
cia del nostro paese e ti e 
imposta ad esso come l'azio
ne di un partito dirigentem. 

K necessario pert « che que
ste forze diventino forze ef-
ftcienti, cioi i necessario ch$ 
nol lavoriamo, dico. che con-
Unuiamo a lavorare per fare 
si che questo partito divtnti 
effettivamente una org&mitza-
xicma oomuniattf. 
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