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ECONOMIA 

Europa occidentale e Africa a confronto in uno studio di Mario Andreis 

L'ASSOCIAZIONE AFRICA-MEC 

Unpatto che favorisce 
gli ex colonizzatori 

La rete del capitate internazionale suite immense risorse dell'Africa — L'impossibile 
reciprocity degli scambi fra paesi separati da un secolo di rivoluzione economica — La 
rivoluzione come via obbligata verso I'indipendenza economica e lo sviluppo sociale 

SCIENZA E TECNICA 

La partccipa/iono dell'Italia 
alle. nuove forme di coloniali
sm*) e vagamente a\ vertita 
noU'opinionc pubblica. Cio di 
pi ride sia riall'ambiguita delle 
relazioni dell'Italia con i paesi 
ex coloniali e sottosviluppati. 
sia dall'insufficiente conoscen 
/i\ delle nuove forme di domi-
na/ione economica che sono 
and.ite sostituendo il colonia-
lismo classico. C'e anclie chi 
riconduce tutti i rapporti fra 
paesi imptTialisti. che eserci-
tann cioe una domina/ione eco 
noiiuca ((|umdi pohtica e mi 
litaie) ad una partita fra pae
si i sviluppali » e « sottosvi-
lupp<iti !•. mettendo la « lotta al 
suttosi iluppo» al posto della 
lotta per la liquida/ionc del-
rimperialismu. Ed in cif' si ri-
flettono atteggiamenti di fon-
do riguardo alia sostanza e 
aH'avvenire degli stessi pae
si capitalistic! industrial!. 

Sono queste le ragioni che 
nttribuiscono particolare inte-
resse al volume di Mario An
dreis L'Africa e la Comunita 
economica curopea, (1) che 
Molge un iniiiuzioso esame sto-
rico istitu/ionale dei rapporti 
fra i «Sei » e il gruppo di 
paesi africani recentemente 
legati da rapporti coloniali di-
letti con Francia. Belgio. Ita 
lia e Olanda. 

Si tratta di 18 paesi. nei 
quali Veredita coloniale non ha 
l.isciato solo il segno nella so-
cieta civile e nolle istituzioni 
politiche (in alcuni sono al 
potete ancora gli uomini del-
la Francia e del capitale in
ternazionale). ma in modo piu 
spec if ico devono lotta re con 
strutture economiche primiti-
\ e . Ad essi la Comunita eco
nomica europea ha • proposto, 
paradossalmente. di t ra t tare 
« da pari a pari > associandoli 
al mercato comune europeo. 
cioe ini|)onendo loro una pro 
gressiva (e alia fine totale) 
elimmazione delle barriere do-
ganali in condizioni di una 
* reciprocity » cosiffatta: ognu-
no dei paesi africani avra li-
hero acccsso ai mercati euro-
pei per quattro o cinque pro-
ciotti cssen/.iali. in genere al
io stato naturale o semilavo-
r.ito. laddove i paesi europei 
nvrnnno via libera per le cen-
tinaia c migliaia di prodotti 
deirindustria moderna. pro
dotti fmiti e spesso < unici », 
cioe insnstituibili e quindi ven-
duti con incorporati gli alti 
profitti e i snlari medi dei 
paesi industriali. incompara-
bilmcnte pu'i alti di qiielli afri 
cani. 

La dispnrita di fatto, che 
trasforma in patto leonino le 
belle parole sulla «reeipro-
rita > dei rapprrscntanti dei 
rapitalisti tcdeschi. francesi e 
itali.ini. raggiunge in taluni 
paesi nssociati un abisso di 
100 anni di sviluppo indu-
ftriale. 

Nil Niger rindustria r ap 
prcscnta ancora oggi il 3 ^ 
del prodotto nazionale. mrno 
ri: quanto 1'industria fosse pre-
srntc un secolo fa in Italia. 
Nel Togo le manifatture e 
IVdili/ia danno solo il 2°h del 
prodotto nazionale. Lc indu 
stric manifatturicre inoltre 
contribuiscono al prodotto in 
questa misura per un altro 
gruppo di paesi: Ciad .Vr. Con 
go Brazzaville W ^ . Camerun 
f r . Dahomey 3 ^ . Mali 1 ^ . 
Mauntania 1 ^ . Senegal 1 1 ^ . 
Costa d'Avorio 6<>. Gabon 26^-. 

I-a distanza minima rispetto 
ai * soci » dcII'Europa capita
listic^ e di 20 30 anni. 

Le esportazioni sono quasi 
e«-clusivamente di prodotti grez-
7i. quindi a prezzi bassissi 
mi. e concentrate su prodotti 
flgncoli c minerari. 

Lc esportazioni del Togo so 
no date per il 2fi^ da fosfati 
(che i paesi europei trasfor-
niano in concimi chimici da 
rhendc re a caro prczzo alia 
Cina e ai « sottos\iluppati >). 
33.9^ caffe \ e rde e 21.9^ 
cacao. Nel Ciad il 70^ delle 
esportazioni e legname. Nel 
Senegal l'83rr delle esporta
zioni sono arachide e de rha t i 
Lc esportazioni del Niger so-
r.o per •' - ^ ^ arachidi. II 
Dahomey esporta per il 6 4 ^ 
prodotti della palma (olio): la 
Costa d'Avorio esporta per 
l'86r?. caffe. cacao e legname. 

Grandi discussioni (e pro 
messe) sono state fatte per 
la valorizzazionc dei prodotti 
tropicali sui mercati europei 
Si c promessa persino 1'aboli 
2ione delle tasse che gravano 
sul caffe. Ma. mentre e pre 
sumibile che la richicsta di 
beni industriali aumenti a rit 
mo elevato (nella stessa Afri 
ca . dove c'e da far tutto: dal 
le s trade alia meccanizza2io 
nc agricola) — con grandi 
possihilita di sostituzione. come 
fnsegna una grande ditta ame-
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Conccntrazione e estenslone della rete dei capitale internazionale nell'Africa Centfale e Meridionale 

ricana che riesce a fare enor-
ini profitti cambiando ogni an
no il tipo di lamette da bar-
ba — non si pud presumere 
che il consumo di prodotti tro
picali possa essere spinto ol-
tre certi limiti. 

Una migliore collocazione dei 
prodotti agricoli pud allegge-
rire la situazione economica 
dei paesi africani, — ormai lo 
riconoscono quasi tutti — ma 
questa non puo essere la molla 
essenziale della industrializza-
zione che deve puntare. invece. 
sulla valorizzazione di altre ri
sorse e su scelte sociali diver
se da quelle del profitto capi-
talistico: il discorso e centrato 
quindi sulla difesa delle risor
se minerarie e la scelta socia-
lista. 

Le colossali risorse minerarie 
dell'Africa sono. ancora oggi. 
quasi tutte nolle mani del gran
de capitale internazionale co
me ai tempi della dominazione 
coloniale diretta. Ferro (Mau
ritania). rame (Rhodesia. Con
go), diamanti e oro (Sud Afri
ca e Repubblica Centroafri-
cana) , uranio. manganese, fo 
sfati. Se 1'Algeria per il pe
trol io e riuscita a fare accor-
di di compartecipazione alio 
sfruttamento con la Francia 
che comportano il rispetto di 
decisivi interessi nazionali. e 
\e ro anchc che circa il 5 0 ^ 
del capitale delle industrie mi 
ncraric, metallurgiche e mcc-
caniche del Marocco e in ma 
no a gruppi francesi e un'al 
tra ahquota a gruppi USA; 
che l'industria petrolifera e 
caduta sotto controllo dei car-
telh internazionali in Libia e 
Nigeria (quest'ultima sta pa-

gando, con la guerra civile, I dreis nel suo libro (nonostante 
anche un tributo particolare i difetti di analisi strutturale). 
alia presenza del cartello Shell-
BP-Gulf); che la presenza USA 
(in aggiunta a quella euro-
pea) nel Congo e in Maurita
nia e basata sull 'accaparra-
mento delle risorse minerarie. 

In Sud Africa e Rhodesia, 
in particolare. i capitalisti in-
glesi hanno trovato una nuova 
patria, quel « paradiso del ca-
pitalista » dove si possono an
cora d is t r ibu te profitti del 20-
30So annuo grazie a una ma-
nodopera sfruttata come be-
stiame, al depredamento del
le risorse nazionali. Da questi 
paesi. dove la questione raz-
ziale nasconde cosi potenti in
teressi internazionali. I'azione 
del grande capitale s'irradia 
nel continente Taluni paesi si 
difendono dal ricatto economi-
co. ma le condizioni sono estre-
mamente difficili: e difficile 
respingere chi offre di impian-
tare un'industria, di costruire 
una strada o una ferrovia. o 
addirittura di impiantnre una 
banca. II capitale. del resto. 
si divide furbescamente i com-
p'ti: cosi i paesi della Comu
nita economica europea hanno 
indorato la pillola dell'associa-
zione offrendo un programma 
di aiuti che. guarda caso. fi-
nisce quasi sempre nella eo 
struzione di infrastmtture (por-
ti. vie di comunicazione ecc...). 
\JC infrastmtture che devono 
aprire la strada al grande ca
pitale. quando c dove questi 
\orra fare un tale regalo: il 
Mezzogiorno d'ltalia conosce 
gia questa politica. 

I^i \ i a per uscire dalla mor-
sa, lo dice anche Mario An-

e quella che chiamiamo rivo-
luzionaria. Nazionalizzando le 
risorse ci si espone al ricatto 
economico, ma non potranno 
esserci vittorie senza battaglia. 
Ci vuole 1'aiuto tecnico e fi-
nanziario esterno. ma 1'aiuto 
esterno senza la possihilita di 
decidere da se. secondo un in-
teresse nazionalistico serve solo 
ad aumentare 1'asservimento. 

Andreis conclude dicendo che 
bisogna togliere. dall'associa-
zione MEC-africani. ogni pre-
tcsa di reciprocita, essendo la 
parita una finzione, e dare 
aiuti unilatcrali e senza contro-
partita per conscntire il decol-
Io economico dei sottosvilup-
pati. E ' una posizione giusta, 
difficile da tradurre in pra-
tica senza che un processo ri-
voluzionario si sviluppi nei pae
si capitalistic!. E ' il contrario 
del falso patriottismo socialde-
mocratico che. in nome di un 
preteso < interesse nazionale ». 
e stato in passato disposto a 
considerare in modo « oggetti-
vo » persino I'armamento pro-
tezionistico con cui i paesi ca
pitalistic sviluppati ta.ssano le 
deboli economie dei paesi ex 
coloniali. Ci auguriamo quindi 
che di questo libro dell'Andreis 
profittino. in modo particolare. 
quei suoi compagni che alia te
sta del PSU non hanno disde-
gnato. nelle vicende del Me
dio Oriente. di far proprie cau
se apertamente imperialistiche. 

Renzo Stefanelli 

LOCEANO: una « nuova frontiera » della scienza umana 

Si illuminano le case con 
l'energia delle maree 

Una <( potenza biologica .» pressoche infinifa, una sfraordinaria riserva di ricchezze che I'uomo deve 

ancora conoscere e sfrutfare — Le ricerche sovietiche e americane — La «vita subacquea» 

L'uomo sa tutto. o quasi. Co-, metallurgia. come il vanadio e il 
nosce la distanza delle stelle. le j cobalto. Non e improbabile che 
misura e le peso. Conosce altn 
umverst, conosce la struttura del-

(1) Einaudi. lire 3.000. 

rin/initarnenle piccolo, riesce a 
descrivere persino quello die 
non polrd mat toccare ne Quar 
dare: I'antimaleria. Ma sa ben 
poco del pianela in cm vice. 
I'ossiamo after mare die ne co-
nonce soltanto la pelltcola super-
ficiale. e anche questa molto in-
completamente: al massnno il 
50l.o. Conosce cioe le parti emer-
se del pianeta (iOVo circa) e una 
piccolisstma parte di quelle im
merse. E pensare die propria 
dalla parte meno conosciuta, e 
cioe datili oceam, dovrd rtcava-
re quanto gli servird per soprav-
vivere come specie. Molti stati. 
e soprattutto VURSS e gli USA. 
dedicano uotevoh risorse alio 
studio del mare, ma quello die 
sappiamo e ancora podnssimo; 
pero quel poco che sappiamo d 
sufficiente per convmcerci die ia 
nostra «frontiera» piu die lo 
spazw esterno e I'oceano, il « mo
re globale» che e la massima 
riserva di ricchezze die si sia 
mat prescntata all'umamta. 

I'roprio in questi gtorni e rien-
trata in porto la nave per nlievi 
oceanografici sovietica < Accade-
mico Kurciatov >. reduce da un 
viaggio scientifico di tre mesi 
nell'Oceano Indiana; tra Valtro 
e stato scoperto che nel « canyon 
apicale > I'I sono dei giucimenti 
di noduli di cromo punssimo e 
tli ferro. conjerma di quanto oia 
gli americam avevano scoperto 
nel Pacifico: i fondi oceanict 
sono dtssemmati di sbalorditive 
quantita di noduli di mmeralt 
alio stato puro o quasi. K" slalo 
calcolato. ad esempio. che que 
sti noduli conlengono la bellezza 
di 1000 miliom dt tonneilate di 
manganese puro. e che si rifor-
mano per un totale di 10 miliom 
di tonneilate all'anno. Una nc-
chezza sbalorditiva. e non c'e 
che da raccoglicrla. 

In una recente valutazione ef-
fettuata dall'tnglese Science Jour
nal I'oceano. tra Valtro. conter-
rebbe 166 milioni di tonneilate 
di sale. 26 milioni di tonneilate 
di magnesio. 45 milioni di ton
neilate di argento. 25 milioni di 
tonneilate di oro. 7 milioni di ton
neilate di uranio. Per non par-
lare poi delle gigantesche dispo-
nibilita di deuteno. indispensabi-
le per un razionale sfruttamento 
pacifico dell'encrgia nucleare. 
Ma non e finita: gia in molte 
case francesi entra energia elet-
trica generata dalle maree. e 
quindi a costo bassissimo. Tut-
tavia. sembra incredibile che il 
maggior dono che il mare pud 
offrire all'umanitd sia proprto 
Vacqua. Oggi enormi quantita di 
acqua potabile vengono estratte 
ogni giomo dal mare, prima pas-
so verso la soluzwne del dram-
matico problema della sete, cioe 
delta mancanza di acqua dolce 
che gia si e profilata nell'immc-
diato futuro dell'umamtd. E' 
quindi impellente la necessity di 
intensificare gli studi su questa 
interessantisstma parte del nostro 
pianeta. 

Le ricerche oceanografiche. 
specialmente quelle condotte dai 
sovietici. sono indirizzate preva-
lentemente alia raccolta di quei 
dati che permetteranno un ra
zionale sfruttamento delle risor
se alimentari marine. 1 radar dei 
pescherecci russi e le altre com-
plesse apparecchiature di bordo 
dt queste piccole navi. come gli 
ecoscandagb. mdiriduano i ban-
chi di pesce. nc seguono gli spo-
stamenti. prelevano campioni di 
acqua per determinarne il con-
tcnuto in plancton (ore c'e pnk 
plancton c'e piu pesce). 

Si potrebbe dire che. mentre 
gli americam effettuano ricerche 
geologiche e idrologiche. i so
vietici prefcriscono quelle biolo-
giche. pur non trascurando. co
me nei viaggi della « Vituaz > e 
del < Kurciatov >. afi aspetti fi-
sici dell'oceano. 

\"i e anche una caratter'istica 
della biciogia marina che inte-
ressa prevalentrmente le Indu
strie: alcuni animali marini han
no la particolarita di coicentrare 
nel loro orgamsmo in proporziom 
notevoli alcuni mcialli. e in par
ticolare propno quclli piu ran 
sulla terra e ncccssari per la 

tra pochi anni avrcmo degli alle-
vamentt di oloturie. ad esempio. 
per ottenere economicamenle it 
piczioso vanadio. 

D'altra parte, va osservato. il 
mare contiene indtstmtamente 
tutti gli dementi naturali, c 'ia 
una v. potenza biologica > prafi-
camente infimta A questa po 
tenza biologica dobbiamo addirit
tura I'esistenza di tutte le specie 
viventi. Infatti 6 ormai cosa tn-
dulntata cite la vita ha avuto 
origtne dal mare e che nel mare 
ha compiuto la prima fondamen-
tale evaluzione. E questa origtne 
ci interessa molto da memo. Tut-
ti i mamnuferi. e quindi anche 
I'uomo, lianno ancora all'infer-
no del loro orgamsmo una note-
vole percentuale di acqua dt ma
rc. cioe il siero del sangve. Ba-
sterd dare un'ocdnata alia ta-
bella qui accanto rtportata. Du
rante lo sviluppo evolutivo vi 
sono state alcune modijicaziom 
del contenuto percentuale, ma la 
somigltanza e troppo grande per 
poter parlare di casualitd. Le 
stesse percentuali si riscontrano, 
con un viaggiore avvicinamento 
alia composizione dell'acqua di 
mare, se scendiamo nella scala 
evolutiva animate, fino ad am-
rare ad animali terrestri che 
hanno un siero assolutamente 
identico all'acqua marina. 

E' mdispensabile per I'uomo 
conoscere il mare. I'urtroppo si 
fa ben poco per mcrementare 
questa conoscenza: milioni di 
uomini pa.s.s-ano i loro gtorni di 
vacanza al mare e ne conoscono 
soltanto il moto ondoso e la sa-
limtd; al massimo si chiedono 
come mai cambi cosi spesso di 
colore. Della vita marina cono 
ACOIIO soltanto le specie litora-
nee. qualche alga e qualche mol-
lusco. Vi e tuttavia tra questi una 
specie di < avanguardta », cioe t 
subacquei. 11 grande sviluppo che 
ha avuto in questi tempi questa 
attivitd sportiva non c dovuto 
soltanto al desiderio di provare 
un nuovo tipo di svago. C'e qual-
cosa in noi die ci spinge a < guar-
dare nel mare >. II fascino dei 

paesaggi sottomarini e indiscu-
tibile. Si tratta di un nuovo mon-
do. ore i colori assumono sju 
mature imprevedibili, come pure 
nnprevedibili sono le forme die 
vi assume la vita, sia vegetale 
che animate. E m questo mondo 
I'uomo pud provare cid che pud 

provare soltanto nello spazio: la 
atsenza di pt'so, it senso di « vo-
lare » e di spostarsi a piacmiento 
nelle tre dimension!. 

IAI tendenza alia * vita su
bacquea* e m notevole aumento. 
Chii si sono approntate delle re-
re e proprie * cose soMomarine ». 

Un batiscafo da ricerca durante il recupero di alcune anfore 
sommerse nel mare Egeo 

dei reri e proprt nfuni per gli 
esploratori del mare. Ogni gtorno 
vengono wcs.se a punto nuove 
appareccluatuie die permetlono 
all'uomo di songiornare sempre 
pat a liiniio ndl'actpta Hi-pvtto 
alle dimcntinm dell'oceano. il 
subacquea puo e^plorarne solo 
toio minima paite, ovviamcnt* 
per motivi fi^iologici. ditto che 
li'splorazione delle medte e ii,a&-
snne profonditd richtede apva 
recchiature cottotisstmc Tttt'a-
via. la parte a sua ditpo^iztone 
i' una delle pn't infere.ss'nrid Sol-
le zone litoranee. Quelle parti 
cioe delle piattafarme continen 
tali die sprofondano poche die 
cine di metn. In vita marina, in 
tutte le sue viamfestazioni. e m-
fcn.sis-.sima. Possiamo afjermtire 
die le forme marine ohissoJ' t 
delle medie profonditd sono 
« emigrate»: difatti la vita >13 
avuto origine propria nelle :o i» 
litoranee. dove I'eneraia solare 
eia meno filtrata dalla mn.\sa 
di acqua 

Da questa zona partirono due 
grandi ondate vugratorie: una 
verso il grande * oceano d'aria » 
e I'altra verso le zone pn't pio 
fonde del mare, verso I'oscuutd 
assoluta e verso t| mondo delle 
grandi pressiom. La vita vege
tale. legato indissolubilmenle al
ia luce solare per la fotosintesi 
clorofilliana. base della sua est-
stenza. e rimasta confinata entro 
quelle profonditd cm gmnge la 
luce del sole. IVOH e qtmidi az-
zardato affermare che la parte 
piu tnleressante del mare e « a 
portata dell'uomo». senza che 
debba indossare costosi scafan 
dri o entrare in ancor pni co 
stosi batiscafi. Non neghiama clit 
le medie e grandi profonditd sin-
no di estremo interesse sia per 
la biologta che per la slona del 
la Terra, ma siamo certi che pro 
pno nella zona oceantca costiera 
st possano trovare le piu decisive 
risposte ai fondamentalt qiicsitt 
die rinuardano sia il passato ch$ 
I'avvcnirc delta vita sul nostro 
pianeta. 

Gastone Catellani 

LETTERATURA 

Convegni, riviste e dibattiti politico-culturali nell'America latina 

MESSICO: LA «SPIGA RIBELLE» 
CONTRO I «M0NACI» DELLA POESIA 

La lunga mano dell'OSA dielro le feorie «spirifualisticlie» e «soggeHive» del movimenlo 

della «Nuova solidarieta» - L'opposizione degli inlelleffuali che si ispirano al marxismo 

CITT.V DI MESSICO (agosto). 
Un ampio tentativo di ccompra-

vendita > di cultura nel conti
nente amencano fu preparato e 
programmato come una operazio-
ne pohtico-commerciale da orga-
nismi ufficiali del panamericani-
smo. ossia dalla OSA (Organiz-
zazione Stati Anvricani di cm e 
ben nota la presa di posizione 
contro Castro e ogni altro mori-
mento moluzionano in America 
Latina) nel 1963. La data e Ion-
tana ma e sintomatica dello stile 
e del meccamsmo di certe rea-
zioni del « Mm:«tcro delle Colonie 
USA >. come e chiamata qui in 
Messico la Organizzazione de?H 
Stati Americani. Da tempo la 
Rivoluzione Cubana era ormai 
ben lontana dall'apparire un sem-
plice cambio di uomo al potere 
Intellettuali e arti^ti del conti
nente. specialmente i ciovani. 
rapprcsentarono e rappre-entano 

il percorso piu rapido per Ia dif-
fu^ione delle idee, del formarsi 
di una nuova coscienza collettiva. 
nel caso quella marxista. In que
sta atmosfera 1'imperialismo pre 
paro una campagna mistificato-
na nel campo della poesia. La 
letteratura sembro di\entare un 
nuo\o onzzonte di propaganda e 
neutraliz7azione delle coscsen/e; 
precedentementc propno in Mes
sico la medesima propaganda 
aveva fallito nel tentativo di to
gliere prestigio alia pittura mo
rale messicana. Nel 1963 appun-
to. con una certa simultaneity e 
in diverge citta delle Amenche. 
dei ciovani iniziarono la pubbli-
cazioie di n\T=te che ^otto la 
te^te culturale e « apolitica > sin 
'etizzavano i loro intenti nella 
d.\i-a di una «nuo\a vilidane 
ta -. che dalle loro paro'e era 
eoi~esiuen7a del pensiero di « uo

mini ntiovi » e di una * profonda zione della poesia. culminate in 

ntuale > per l poeti del conti- i tnbuire nel modif.care la ^ot-ie 
nente americano. pronunciato an- | ta »; ma che: < questo mutainen 
die in grotteschi toni spintuali- j to non puo essere opera dei poe 
sticareligiosi. dai suoi diffu-on ti ». Cio che hanno Tatto pro 
eminenti come il presidente del- | grammaticamentc e stato pub-
l'lncontro. l'argentmo Miguel i blicare uniti in gruppo e dare 
Gnnberg direttore di "Eco Con-
temporaneo". Thomas Merton, 
Ernesto Cardenal e altri. in lo-
cuziom che si potrebbero chia-
mare: * e'ementi di poetica del-
l'ajienazione ». E cioe: « raggiun-
gere una punficazione soggetti-
i a » ; c lavorare per una rivolu
zione soggettiva »: c la ragione 
non puo raggiunger alcuna cer-
tezza »: « bisogna bandire la mal-
\agita e la violenza dal cuore 
degli uomini >: c prima che la 
Riforma AUrana ci interessa una 
nforma intenore ». 

E avanti cosi tra le forme eva
sive passate dai panamencanisti 
come i momenti della punfica-

Un'indagine dell'lstituto di composizione architettonica 
in collaborazione con TAmministrazione provinciate 

L'alluvione del 4 novembre ha colpito 
il 22% delle scuole materne fiorentine 

FIRENZE. apo-sfo 
Un gruppo di as^istenu del

l'lstituto di compo^zione archi-
tetton:ca della Facolta di Archi-
tettura ha condoUo. in coUabora-
zione con f Amministrazione pro-
\inaale, una indagine alio scopo 
di raocoghere un quadro com-
pleto e sistematico de» dannj su 
biti dale scuole mateme in se-
guto all'alluvione del 4 novem
bre. L'indagine era gia stata pro 
gramma ta in precedenza e mira 
\ a non soltanto ad accertare la 
cwnsistenza edilma de-He scuole 
mateme, il numero dei frequen 
tanti. |a k>ro provenienza e clau
se sociale di appartenenza. no 
tizie sul lavoro delle madn. pro-
blemi orgamzzativi e finanziari. 
notuie nguardanti le insegnanti e 
le organizzazioni didattiche, ma 
ad averc un panorama comple-
to di questo settore, peso soot-
tante dalla polemiea politica. in 
cui la prevalenza della gestione 
pnvata (e in particolare religio-

5a) e b.»stevo!e di per 5e a d.-
nxxstrare la vahdi'.a di ist:tu.re 
nel nostro p.iese una diffusa rete 
pubblica e statale di scuole ma
teme. 

Senonche. come abbiamo dei-
to. 1'inehiesta ha subito una svol-
ta a caasa delle gravissime mu-
tilarioni apportate dalla inonda-
zione dd 4 novembre e U di
scorso ha dovuto. di necessita. 
mutare e concentrarsi anche sul-
l'entita dei danni e dei costi e 
degli mterventi indispensabili per 
•1 parziale nprLstino dell'attivita 
delle scuole. Dalla nlevazxme 
effett»«ta e nsultato :he le ?cuo^ 
!e mateme danneggiate in tutta 
la provincia di Firenze sono sta
te 69 pan al 22 per cento, che 
esse sooo distribute in 12 Comu-
ni. che sok> a gennaio 38 deite 
69 scuole alluvkmate funzionava-
no in condizioni di emergen2a 
nella stessa sede. 16 nei piani 
superiori. 8 in altra sede tempo-
ranea, 7 ncn funziona\ano asso-

I.itamento e. ^ifirte che 265 bam
bini non hanno p.u frequentato 
a cau.-̂ a della chiusura della 
seuola. 

Uh estenson deH'indagine nel 
r.fenre i en ten adottati sulle en-
tita del danno. preewsano che es
si si 5ono b-isati escusivamenle 
solla valutaz.one dei costi delle 
opere e fomjture necessane per 
rxlare alle s^xio1^ il vo!to e la 
ncemvita precedenti all'alluvTO 
ne: non e stato. eoe. attnbuito 
tin enidiz-.o e quxxli un peso alia 
funnoaalita didattica delta scoo-
ia. ne alia nspondenza dell'ar-
chitettura deK'area. degli spacci 
pedagosin e delle condizioni igie-
niche ed ambientali. Questi pro
blem! saranno oggetto di studio 
nel prosietfuo deH'indagine che. 
appun to, si sofTermera sulla pro-
spettiva e sulle neces&ita future 
della seuola matema nella pro
vincia di Firenze. 

Ma anche da questo primo ap-
proccio oon una realta coal inv 

portante ai Mm de.la formaz.o-
ne della personahta del bambi
no. sono emersi akn dati scon-
certanu: delle 69 xuole danneg-
giate 44 sono religiose e 25 lat-
che: occorrono 200 rruhom per l 
p-.u e^ementan lavon di ripnsti-
no (aJtrimenti centinaia di ra-
gazzi non potranno andare a 
seuola): Fintervento dello Stato 
— dopo 1'orgia dele proinesse 
iniziah - si e dimostrato ca-
rente e tardivo. La sensazwoe 
avvertita dai rilevatori e. tuUa 
via. che la gravita del problema 
della seuola matema fcon tutte 
le sue impbcazioni. prima fra 
tutte — a nostro parere — quel
la di afTrancare il bambino da 
ami sorta di jndottrinamento ca-
techistico) non dipende tanto dal 
ralluvione — per quanto grave 
essa sia stata — quanto da una 
situazione preesistente al 4 no
vembre: ana situazione che ci 
riporta alle responsabilitA ston-
che deOa nostra classe dirigente 

:.i qua.e ha sempzv emarginato 
il problema della istruztOne (e 
quindi del bveUo culturale deUe 
masse) vanificando o?ni tentati
vo di apportarvi modiftche o. tut-
t'al pni. affidando ad orgarusmi 
religiosi il delicato ed insostj-
tuibile oomp-.to di curare I'edu-
caeooe delle nuo\-e generazioni. 

D giuduio e netto: gli ed.fici 
sono in larga misura inadatti per 
insufneienza di spazio o per man 
canza di verde. mentre tutti s» 
no nsultati non n-spondenti alle 
modeme esigenze pedaaogiche. 
L'epoca di costruzione di 26 edi-
rkn e antenore al 1900. 20 sono 
stati costruiU fra il 1901 e il 
1946 e solo 23 fra il 1946 e il 
1966 Ma anche questi ultimi. in 
modo affrettato. secondo la po
litica della lesina e del conte-
nimento tanto cara ai nostri go-
vernantL 

Giovinni Lombardi 

moluzione =oggettiva » 
E" no:o. e la =tampa ne ha 

parlato in certe occasioni. che 
molte di quelle pubblicazioni era-
no e ^ono tuttora finanziate da 
organi^mi della OSA: questo per 
quanto si n f e n ^ e alia < opera-
zione commerciale >. Per piu pre-
ci-i intenti della « operazione po
litica » e chianficatono osserva-
re che le pubblicazioni apparve-
ro p-evalentemente nei paesi 
dove i! movimento di hberazione 
nazionale era amp o o stava or-
camz7ando>i. 

Come d-cono cii amici poeti 
mes'iirani del gruppo » IJI Espiga 
Amo'inada > 'La «pica ribelle): 
< II propo^'to di queste n\i«te non 
e che qi«>i:o di provooare certa 
eonfu*ionp. crrta attitudine che 
ro!!och: I"n»el!ettua'e " a! di *rv 
pra della lotta " . !o face a net-
trale. in una si'uazione ne.Ia 
quale la propria neutrality e un 
appoggio inco^ciente al poten'e. 
al crim naJe. al despota e al =i-
stema imperialista che li «ô  
stiene >. 

Dopo due anni d: incubazione 
nel 1965 la c N'ueva solidandad » 
era I'emblema e il motivo del 
t Primo Incontro Americano di 
Poeti» tenuto a Citta del Mes 
sica dal 6 al 14 febbraio. pro-
mosso c in conseguenza della 
spontaneita della solidarietd >. 
come « awenimento necessario >. 
in«omma come « esito naturale » 
della c volonta individuate» di 
dialogo e di pace. 

Eeco che il mito della societa 
borghese di mimetizzaziooe della 
sua realta. di occultamento delle 
conseguenze inique delle sue ope-
razioni si mostro nel suo aspet-
to astratto di < nutrimento spi-

a^ser7ioni come: € la pace per l 
pacifisti Ia poesia per i poeti » 
oppure l'appellatno di c monje ». 
monaco creato per I poeti del-
1'Incontro. Si nferi che chiara-
mente una parte dei rappre.>en-
tanti delle delegazioni dei d.eci 
paesi invitati non fu d'accordo e 
non convenne nell'assumere quei 
« principi » che avrebbero dovuto 
unire i poeti delle Americhe. An-
zi. siccome gli intenti erano cosi 
scoperti e I'Incontro. a I di la 
delle eccezioni. procedeva a uno 
«carso Iivello culturale. si gene 
rarono immediate scis«iOni e po-
lemiche. 

Tra i piu chian intenenti di 
impo«tazione marxi-ta. «i eviden-
ziarono quelli del poeta guate 
malteco Raul Lena e dei poeti 
messicani de «La Espiga Amo-
tmada >. dei quah ultimi. a que
sto punto. e interessante nfc-
r:re qualche notizia. La loro e 
l'ultima generazione di poeti mes
sicani nati dopo il 1930 entro il 
1940. Iniziarono. quasi inconscia-
mente. nei 1957, Juan Banuclos, 
Jaime Augusto Shelley. Eracho 
Zepeda. Oscar Oliva, Jaime La-
bastida. a praticare tra loro la 
Iettura dei versi e la critica col-
leffiale. Da quella di«posizione 
una piu chiara coscienza collet
tiva si genero in loro tra il 1958 
e '59 durante le lotte sindacali 
dei ferrovien messicani e la im-
placabile repressione del gover-
no. per cui affermano oggi e 

ad ogni libro un impulso di ri 
terca e di intenzione comuni. 

Per ntrovare 1'atteggiamcntn 
fondamentale dell.i poesia del 
gn.-ppo de < I-a E«=piga » nell* 
poesia messicana moderna — m 
cioe I'uomo come autore-protago 
nista della sua realta. quindi In 
neeazione del concetto di eter-
nita della poe>ia — bisogna ri 
salire a Manuel Maples Arce 9 
agli «estndentisti >. o a Efram 
Iluerta Pero il gruppo rifiutu 
in definitiva quelle poetiche per 
due principal) ragioni. smtrtiz 
zate da Labastida. OIi\a e Ba 
nuelo*: < perche «ono nmaMe 
fuon da una ricerca marxista- # 
anche con chi ha tenuto coitn 
della Rivo'uziooe Mes>icana non 
siamo d'accordo. nella misur» 
in cm non si e tenuto conto del 
fcticcio in cm la borghe=ia *i 
dichiara: " \JQ Stato 6 la Ri\olu 
zione ". 

Poich6 la borghe-ia era la clau
se piu avanzata al momento della 
Rivoluzione, l'apparato dello Sta 
to rimane nelle sue mani. ed 
essa maschera tuttora il suo po
tere di classe sotto il titolo ge-
nerico di Rivoluzione e esercitu 
que=to potere di classe a no*ne 
della Rivoluzione e come gover-
no emanato da es>a. E quindi 
non possiamo richiamarci ai 
*' pnncipi della Rivoluzione Me«-
s.cana " coix:- se fos^ero qje'.li 
del proletar.ato. Mentre molti di 
questi pnncipi nazional-borghe'i 
sono penetrati nel!e sovrastrut 
ture sociali del nostro pae=e. 
dalla pittura morale, la mu=ica. 
la filosofia. Ia danza. ia pittura 
alia letteratura ». 

L'cvolirzione poetica del gruppo 
de t La Espiga » si e presentata 
con un altro recente volume col-
lettivo: «Ocupacion de la paln-
bra» nelle edizioni Fondo de 
Cultura economica. I loro singoli 
lavori poetici si <:ono differen-
ziati piu di prima, hanno trovato 
una misura. e cio e il segno e 
la conseguenza della loro critica 
collettiva che fa superare la co
mune indi^tinzione dell'inizio. 
protendendoli verso il semplice 
uso della parola che 6 anche 

allora che I uomo non pud tro; , , , a v i o I e n z i organizzata ». come 
vare una nsposta individuate ai Raf)XK](n c h l - a m a , a pocia e 
problemi coUeUivKDa quella da- C I 0 d I a m i s u r a ^vjg d.gnit* 
ta il gruppo si costitul su pro- u m a n a 
spettive ideologiche anche se era 
e tuttora e cosciente che: <I Anna ISIAIA Daluirrkl 
poeti, cioe la poesia pud solo con- A n n a L«|OIO KftDeCCni 
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