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Chi e il presidente dei sindacali vietnamiti 

« Sepolto vivo» 
da i francesi 

a Poulo Condore 
hoang Quoc Viet rimase sei anni all'«lsola del diavolo* • Pol andb a 
lavorare nelle miniere • Formidable giornalista ed organhiatore 
Una biogratla dalla quale I'on. Horo pub apprendere molte cose 

Se Hoang Quoc Viet aves
se potuto entrare in Italia 
(se, cioe, l'ltalia avesse un 
presidente del Consiglio che 
si ispirasse meno al vento 
che tira a Washington e piii 
agli interessi nazionali nostri, 
ed a quelli dell'umanita) un 
cronista diligente avrebbe po
tuto scrivere che il presidente 
dei sindacati vietnamiti, seen-
dendo dal treno o dalla 
scaletta dell'aereo, zoppi-
cava leggermente. Zoppica, 
per essere esatti, dal 1930, 
quando gli accadde di essere 
mandato ad Haiphong per un 
certo lavoro rivoluzionario, di 
esservi arrestato dalla polizia 
francese subito dopo l'arrivo, 
di essere bastonato per die-
ci notti di seguito e di capi-
re ad un tratto come mai 
l frustini dei poliziotti fosse-
ro cosl pesanti: gliene ruppe-
ro uno sulla schiena, e cosi 
pote scoprire che la frusta 
di cuoio aveva un'« anima» 
di fili intrecciati, anch'essi di 
cuoio. Gli ridussero con quel-
lo la faccia in modo tale che 
i suoi compagni di cella l'ave-
vano soprannominato Chung 
Vo Diem, che nella mitolo-
gia orientale e una donna ce-
lebre per la bruttezza, e gli 
ridussero i piedi in una ta
le condizione che gli si gon-
fiavano ad ogni « seduta » di 
tortura eppoi cosi com'erano 
ridotti glieli infilavano di nuo-
vo nei ferri, per paura che 
scappasse. Dopo di che ven-
ne inviato al penitenziario di 
Poulo Condore — una specie 
di « Isola del diavolo » al lar
go del Vietnam che serViva 
allora ai francesi (e serve 
adesso agli americani) per con-
centrarvi le persone non gra
te e possibilmente farvele mo-
rire — per rimanervi fino al 
1936, quando il trionfo del 
Fronte popolare in Francia 
portb un po' piii di liberta 
alle colonie, e la liberta a 
molti patrioti carcerati. Ma 
intanto era rimasto sei anni, 
impegnato a studiare in quel-
la che egli doveva piii tardi 
definire «una buona scuola 
che ci forgib e ci rese irri-
ducibili» ed alia quale giun-
se legato con altri nove suoi 
compagni ad una sbarra di 
ferro lunga da 5 a 8 metri 
che tutti e dieci, quando do-
vevano spostarsi, dovevano 
sollevare e tenere sulle spal-
le, come una lunga trave. 
E tutto questo senza imma-
ginare che, in un'altra parte 
del mondo, un certo Aldo Mo
ra andava diligentemente alia 
scuola statale, senza sapere 
che a Poulo Condore e'era un 
vietnamita chiamato Hoang, 
Quoc Viet, al quale un gior-
no avrebbe rifiutato un vi-
sto d'ingresso in Italia. Non 
sapeva nemmeno, a dire il 
vero, che vi fosse un'isola 
chiamata Poulo Condore, ed e 
dubbio che, apprendendolo 
oggi, la cosa lo emozioni fuo-
ri di misura. Affari suoi, co-
munque. 

Manifestini 
sui muri 

Prima di andare, non per 
sua volonta, a Poulo Condo
re, Hoang. che in realta 
allora si chiamava Cang. 
era stato studente di scuola 
tecnica, e poi operaio. Cerca-
va, come molti altri vietna
miti. la sua strada: Ho Chi 
Minn era andato addirittura 
a cercarla in giro per tl mon
do. in Europa. in Africa, in 
America. Venne assunto alle 
miniere di Mao Khe, e ad-
detto all'officina di riparazio-
ni, dove faceva lezione agli 
altri operai «ai quali piacc-
ra sentir parlare di riro-
luzione». mentre due suoi 
compagni di lavoro faceva-
no la guardia aH'ingresso; poi 
si trasferi ad Haiphong, dove 
comincio ad imparare qual-
cosa di piii lui stesso, su 
questa rivoluzione di cui ami-
ci suoi fino ad allora gli ave-
vano parlato in termini vela-
ti. E ad agire concretamen-
te. L'azione concreta consiste-
va neirappiccicare sui muri 
di Haiphong manifestini di 
propaganda, cosa che faceva 
in tandem con un altro com 
pagno. Quest I passava rasen-
te ai muri, lasciandovi chiaz 
ze di colla. E dietro. a buo 
na distanza. seguiva tl futu-
ro presidente il qunle — paf 
paf, paf — una manata dope 
l'altra, un manifestino dope 
1'altro, inondava Haiphong di 
propaganda. E non li pre^e 
ro mai. 

Poi lo mandarono a Saigon 
a fare lavoro di organizza-
zione insieme ad un altro com 
pagno. Le Van Luang. Prima 
di tutto. questo significava 
lavorare duramente per gua-
dagnarsi da vivere: nella fat-
tispecie, lavorare sui moli, 
come scaricatori. Al mattino 
Hoang e Luang si cuocevano 
il riso per tutta la giomata: 
quello che restava dopo la 
colazione lo salavano, lo con-
divano con un po' di grasso, 
ne facevano una bella palla 
che awolta in una tela por-
tavano con se per mangiarne 
poi a mezzogiomo, seduti sui 
marciapiedi, e tra un bocco-
ne e 1'aUro attaccar discorso 
con la gente, tastare il ter-
reno, annodare contatti. II la
voro andb bene, tanto bene 
che alia fine dovettero ridur-
si a traslocare pressocW in 
continuazione. Li conosrevano 
ormal in troppi, e per giunta 

Hoang Quoc Viet 

Luang era un ragazzo tanto 
attraente (Hoang Quoc Viet 
non ha mai preteso per se 
un tale giudizio) che le ra-
gazze finiva per indicarselo 
a dito, quando passava per 
strada: cosa che si addiceva 
scarsamente ad un lavorato-
re della clandestinitii. 

Fine 1929: Hoang fa il mac-
chinista sui piroscafo france
se «Chantilly». Inizio 1930: 
torna a Saigon dopo aver pre-
so contatto coi comunisti 
francesi. E poco dopo viene 
arrestato ad Haiphong, tortu-
rato, condannato all'ergastolo 
e sepolto per l'eternita — fi
no al 1936 — a Poulo Con
dore. Non senza aver prima 
chiesto in regalo, e ottenuto, 
dalle sue guardie francesi, un 
bel po' di seta rossa, con 
la quale il piii bravo arram-
pieatore del suo «braccio» 
isso nella notte del 7 novem-
bre una bandiera rossa sulla 
piii alta torre del carcere, do
ve restb tutto il giorno; e col 
resto lui ed altri fecero sven-
tolare bandiere rosse per stra
da, mentre dal carcere li por-
tavano al tribunale; e inline, 
con gli ultimi due metri che 
erano rimasti, improvvisarono 
uno sventolio di bandiere sot-
to il naso dei giudici togati 
che avevano appena conclu-
so il processo e comminato 
le condanne, gridando «ab-
basso l'imperialismo ». 

Uscito dal penitenziario, 
Hoang si trasforma, ad Hanoi, 
in giornalista, i n s i e m e a 
Truong Chinh che e oggi pre
sidente dell'Assemblea nazio-
nale. La lista dei giornali Ian-
ciati da quest i due rivoluzio-
nari vietnamiti in pochi me-
si e impressionante: il Lavo
ro. I'Unione, AvantU. la No
stra Voce. Vita Nuova, Echi, 
Visto e sentito. YAnima dei 
Giovani, La Voce dei Giovani, 
Societa Nuova, Attualita, Si-
tuazione attuale. VAmico del 
popolo, Notizie, Vita d'oggi, 
L'Uomo Nuovo, Mondo Nuo-
vo. Non venivano, natural-
mente, pubblicati tutti insie
me: messa al bando una te-
stata, se ne lanciava un'al
tra. e cosi fino a quando egli 
non v e n n e convocato alia 
polizia — era il 1938 — dove 
il commissario Laneque fcli 
fece questo discorso: «Voi 
siete giornalista. E allora per-
che ve ne restate tutto il 
giorno in conciliabolo net vo-
stro ufficio? Cosi monsieur 
Chatel. residente generate al 
Tonchino, non ti vuole piii 
vedcre ad Hanoi». Fu uno 
stupido errore dei coloniali-
sti (che per loro nature, d'al-
tra parte, di errori sono de-
stinati a commetterne dalla 
nascita alia morte"»: Hoang. 
liberato dalla funzione di 
giornalista. si trasformb in 
organizzatore di a basi > in 
campagna, da destinare a pun 
ti di appoggio futuri. Per ma-
scherare la propria attivita, 
Hoang fece stavolta il ma-
cellaio. finche non gli venne 
ingiunto di passare alia to-
tale clandestinita e di dedi-
carsi al lavoro di organizza-
zione nell'AIto Vietnam, la do
ve la rivoluzione vietnamita 
avrebbe avuto il suo centro 
dirigente. 

I ricordi di Hoang per que
sto periodo sono tra i piii va-
ri e straordinari: • 

— un viaggio nella giungla 
aprendosi la strada a colpi 
di eoltellaccio e tastando i 
tronchi deeli alben per orien-
tarsi; una giungla tanto folta 
che bisognava a volte cerca-
re 1P radure per respirare un 
po" hberamente. 

— un viaggio su uno zat-
terone lungo un fiume rnter-
rotto da grandi rapide. con 
l cercatori d'oro lungo le ri
ve che scambiavano lui ed i 
suoi compagni per contrab-
bandieri e gli gridavano: « Vo-
lete darci un po' d'oppio in 
cumbio di oro"* a. E loro ti-
ravano diritto, un po' come 
cercb una volta di fare 
Truong Chinh quando. butta-
tosi a nuoto in un fiume per 
sfuggire alia polizia, pass6 ac-
canto alia barca di un vec-
chio pescatore che gli chie-
se con grande naturalezza: 
*Oh bel giovcnolto, dove an-
date di cos} buon mattino?». 
E Truong Chinh, sempre nuo-
tando, gli disse che aveva un 
malato in casa e andava a 
cercare delle medicine... . 

— I'incontro con Ho Chi 
Minn, che allora si chiamava 
Nguyen Ai Quoc, oltre il con
fine cinese. Non si aspettava 
di incontrarlo e ne fu talmen-
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te sconvolto che non riusc) 
a spiccicare altro che «com-
pagno. compagno...», una co
sa che Ho Chi Minn si di-
verte ancora oggi a ricordar-
gli. « Prima — ricorda Hoang 
— lo chiamavano " compa
gno ", poi " Cou ", che e un 
termine di rispetto che si usa 
cogli anziani. Poi vedendo 
che Truong Chinh e Hoang 
Van Thu lo chiamavano 
" zio ". che e un termine mot
to piii familiare ma sempre 
molto rispettoso, abbiamo co-
minciato tutti a chiamarlo 
cosl, e non e'e nessuno oggi 
nel Vietnam che non usi que
sto termine affettuoso»; 

— la salvezza dietro le sot-
tane delle monache della pa
goda di Tao Khe, che lo na-
scosero alia vista della poli
zia che lo cercava; 

— la Pasqua del 1943 in 
una zona a maggioranza cat-
tolica, trascorsa quasi tutta 
nascosto in un campo men
tre la polizia lo cercava, ascol-
tando i discorsi dei contadi-
ni (cattolici) che passavano 
sulla strada e si lamentava-
no che «anche il giorno di 
Pasqua non ci lasciano in pa
ce. ci hanno fatto anche per-
dere la messa» e questo 
Hoang allora, che non era ne" 
cattolico ne buddista, esce 
dalle stoppie dicendo a se 
stesso: « Ma e impossibile che 
io debba morire proprio il 
giorno della Resurrezione!» e 
se ne andb a testa alta... ma 
col volto ben nascosto in un 
turbante improvvisato, pas-
sando il flume e mettendosi 
in salvo. 

A mano a mano che si avvi-
cinava l'ora dell'insurrezione, 
il lavoro rivoluzionario assu-
meva un ritmo frenetico, co
si come quello della polizia. 
«Piii risultati ottenevamo — 
doveva poi raccontare Hoang 
— piii la polizia ci cercava. 
I nostri nuovi quadri, man-
cando di esperienza, si face
vano prendere dopo due o 
tre mesi di attivita, i piii 
abili al viassimo dopo sei 
mesi... Tutto si svolgeva tan
to rapidamente che non riu-
scivamo a formare quadri in 
numero sufficiente per i bi-
sogni dell'organizzazione in 
espansione. E non ci resto 
che una soluzione: far evade-
re i detenuti politici dalle 
carceri, dove era rinchiuso il 
nostro migliore capitate». 
Finche non venne fatta eva-
dere anche una donna a no-
me Vinh, che Hoang fini con 
lo sposare. 
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Problema 
umco 

La vita dell'uomo off re tut
ta intera la misura del pro
blema vietnamita. Ma forse 
Hoang Quoc Viet ha qualco-
sa che altri non hanno: egli 
riassume infatti in se il con
cetto che il Vietnam e uno, 
e che risolvere il proble
ma vietnamita significa risol
vere il problema nazxonale 
vietnamita (una cosa che 
Johnson, se e canace di si-
mili astrazioni, dovrebbe me-
ditare): egli e stato colui che, 
investito dall'autorita del Co-
mitato centrale del partito, 
dalla base di resistenza di 
Thai Nguyen si lancib in un 
rapido awenturoso viaggio in 
automobile lungo la Strada 
Nazionale Numero Uno. che 
dal Nord conduce a Saigon. 
per annunciare la liberazione. 
Fu un viaggio awenturoso at-
traverso tutti i Iuoghi che 
oggi la cronaca dei bombar-
damenti. dei rastrellamenti. 
degli scontri armati ha reso 
cosi familiari a noi pure che 
ne siamo cosi Iontani: come 
Phu Yen, dove trovo due 
gruppi di Viet Minh in oppo-
sizione l'uno aU'altro. che gli 
presentarono ognuno un rap-
porto vr i t to . ognuno dei qua
li si concludeva con questa 
domanda: « Chi e mai Ho Chi 
Minh^a. Perche Ho Chi Minh 
era appena nato alia realta 
vietnamita. con il problema 
delFinsurrezione. Prima, era 
sempre stato Nguyen Ai 
Quoc, Nguyen il patriota. E 
infine giunse a Saigon: parti
te con 1'insurrezione in at 
to. arrivava alia vigiha della 
proclamazione della indi 
penden7a Mando questo tele 
gramma ad Hanoi. «.Ve77e 
rcntuno prormcc che ho tra 
versato. abbiamo preso il po 
terc Tutto r i per il meglio 
anche nell'cstremo Sud» Ca-
blogramma di nsposra di Ha
noi- « Proclamazione dell'in 
dipendenza tl 2 settembre» 
II 2 settembre del 1945. 

Questo e l'uomo al quale 
loiiorevole Aldo Moro preten 
deva di far fare anticamera, 
in attesa che il supenrtsore 
della politica estera dellTta 
Iia. il Presidente degli Stati 
Uniti, avesse finito di conver-
sare con i nostri rappresen-
tanti. E' una biografia istrut-
tiva, che Aldo Moro potreb-
be utilmente meditare e ap-
profondire. Quando l'avra fat
to, comprendera forse un po
co di piii i vietnamiti, e un 
poco di meno i govemanti 
americani. Con grande van-
taggio per la sua reputazione 
personale, e per il Paese che 
egli pretende di govemare. 

I Emilio Sani Amadi 

AMERICA 
NERA 

dalla 
schiavitu 
al 
Black 
Power 

IT 

Nord e Sud non erano in lotta 
per in rre fine alio schiavismo 

Caccia alFuomo in Virginia - Si riaccendono le speranze, poi la guerra civile 
Al Senato si cerca un equilibrio - La sete di terra dei grandi piantatori 

Nella notte del 21 agosto 
1831. a Sauthampton, in Vir
ginia, il pastore battista ne
gro Nat Turner e sette schia-
vi irruppero nella villa di un 
piantatore e uccisero tutti i 
bianchi che vi si trovavano. 
Poi, il gruppo passb di villa 
in villa, raccogliendo altri 
schiavi e sterminando tutti 
i bianchi che gli si paravano 
dinunzi. A mezzogiomo del 
22 i rivoltosi erano sessan-
ta: ma le truppe, chiamate 
in aiuto dai padroni, riusci-
rono a bloccarli e a disper-
derli. Comincio la caccia al-
l'uomo: Turner fu catturato 
il 30 ottobre e impiccato in
sieme con altri diciannove 
dei suoi compagni che era-
no stati presi nel frattempo. 
La reazione dell'opinione pub-
blica americana fu feroce. 

Vent'anni dopo, Harriet 
Beecher Stowe pubblico il 
celeberrimo romanzo La ca-
panna dello zio Tom, che de-
nunciava le piaghe piii dolo-
rose della schiavitu e presen-
tava il negro come una crea-
tura fondamentalmente pa-
ziente e fedele, allegra e de-
siderosa di essere arnica dei 
bianchi. 

La rivolta di Turner e il ro
manzo della Stowe possono 
essere considerati i due limi-
ti estremi — disperato e vio-
lento il primo, paternalistico 
e pieno di buoni sentimenti 
il secondo — dell'opposizione 
alio schiavismo che andb svi-
luppandosi negli Stati Uniti 
nella prima meta dell'BOO. II 
movimento abolizionista, che 
ne fu certo l'aspetto piii im-
portante (le episodiche rivol-
te di schiavi non riuscirono 
ad acquistare alcun respiro), 
contava militanti bianchi e 
negri, riuniti spesso in orga-
nizzazioni separate, a testi-
monianza del fatto che l'anti-
schiavismo non escludeva af-
fatto il razzismo. 

Nel 1827 era stato fondato 
il primo giornale abolizioni

sta negro, il Freedom's Jour
nal, e convenzioni nazionali 
delle organizzazioni negre si 
tennero annualmente dal 1830 
in poi. Tra i militanti spic-
cavano figure come quella 
dello scrittore ex schiavo Fre
derick Douglass, di David 
Walker, di William Wells 
Brown. Tra i bianchi, l'aboli-
zionista piii famoso fu Wil
liam Lloyd Garrison, fonda-
tore del giornale Liberator e 
della American Antislavery 
Society nel 1833. Garrison co
mincio la sua campagna a 
Boston, sostenendo che biso-
gnava formare una coscienza 
innanzitutto nel Nord, e giun
se a bruciare in pubblico la 
Costituzione, da lui definite 
« un accordo con l'inferno ». 
Sulla sua testa lo Stato della 
Georgia mise una taglia di 
cinquemila dollari e il Libe
rator fu piii volte dato alle 
fiamme o distrutto dagli ui-
ficiali postali. Gli abolizionisti 
non avevano la vita facile: 
ai loro appelli rispondeva 
spesso la violenza dei pogrom 
razzisti, al Sud come al Nord 
(nella sola Filadelfia se ne 
verificarono cinque in dicias-
sette anni). 

Rinasce 
un sogno 

Ma la campagna abolizio
nista riusci a suscitare nel-
l'opinione pubblica un fervi-
do dibattito sui problema del
la schiavitu: nel trer.tennio 
precedente la guerra civile le 
speranze si riaccesero; i ne
gri di condizione piii eleva-
ta, nelle citta settentrionali, 
fondarono scuole, circoli cul-
turali, biblioteche. Rinasceva, 
come scrive Silberman, «il 
sogno che un giorno la schia

vitu sarebbe finita e che tut
ti i negri sarebbero stati pie-
namente accettati dalla socie
ta americana ». 

Tuttavia, in realta l'aboli-
zione della schiavitu non riu
sci mai a superare lo stadio 
di rivendicazione morale per 
divenire questione politica e 
sociale: la guerra civile, con-
trariamente a quel che molti 
credono, non ebbe affatto ori-
gine da questa rivendicazio
ne. Come scrive Harold Un
derwood Faulkner nella sua 
American economic history 
«la guerra civile fu essenzial-
mente un conflitto tra fazio-
ni economiche ». Nord e Sud, 
infatti, si configuravano sem
pre piii come due distinte 
unita. 

II Nord si sviluppava rapi
damente secondo le leggi del 
capitalismo: incrementava le 
sue industrie e la sua agricol-
tura; controllava i trasporti, 
il commercio con l'Europa, 
le banche, il mercato del de-
naro; ingrandiva le sue citta. 

II Sud fondava invece la 
sua economia quasi esclusiva-
mente sulle piantagioni, so-
prattutto di cotone, ed era 
dominato dalla grande pro-
prieta schiavista. Le sue vie 
di comunicazione erano an
cora fondamentalmente i fiu-
mi; le sue citta maggiori non 
superavano i quattromila abi-
tanti; la sua produzione in-
dustriale raggiunse, alia vigi-
lia della guerra civile, solo 
1'8 per cento della produzio
ne nazionale. 

Erano, si pub dire, due 
Paesi diversi, anche come co-
stumi e cultura: l'aristocrati-
co del Sud aveva ben poco 
a che fare con l'uomo d'af-
fari del Nord. Naturalmente, 
a causa della sua economia 
statica, il Sud era totalmen-
te tributario del Nord: ne di-
pendeva per i prodotti indu
strial!. per molte derrate agri-
cole, per i capitali liquidi e 
per l'esportazione del cotone. 

II Sud pagava le tasse federali 
a quasi esclusivo beneficio 
del Nord, e le alte tariffe do-
ganali, fissate per proteggere 
i profitti delle industrie del 
Nord, impedivano al Sud di 
importare prodotti a prezzi 
di concorrenza. II contrasto 
era, quindi, violento e si ri-
fletteva anche sui terreno 
specificamente politico. 

Sete 
di terra 

Al Senato, s'era sempre cer-
cato di mantenere un preci-
so equilibrio tra Stati schia-
visti e Stati liberi. Ma alia 
Camera il Sud riusciva ad 
avere venti deputati in piii 
sulla base della popolazione 
negra (gli schiavi, infatti, 
pur non godendo ovviamente 
di alcun diritto civile, veni
vano conteggiati ai fini della 
ripartizione dei collegi eletto-
rali). Grazie a questo privile-
gio, e grazie al fatto che il 
Nordest industriale e il Nord-
ovest (IWest) agricolo non 
avevano una linea comune, il 
Sud riusciva ad avere spesso 
la meglio: nei decenni pre
cedent! la guerra civile, il 
Sud controllb la Corte Supre-
ma per 26 anni, la Camera 
per 22 anni, il Senato e la 
Presidenza per 24 anni — il 
che significava, praticamente, 
che un gruppo di grandi pian
tatori riusciva spesso a im-
porsi su tutto il Paese. II 
Nord, forte del suo netto 
predominio economico, mai 
tollerava questa situazione. 

Al mantenimento d e l l a 
schiavitu, tuttavia, erano in-
teressati tutti, direttamente 
o indirettamente: il Sud per
che sulle piantagioni fonda
va la sua economia; il Nord 
perche vedeva nel sistema 

schiavistico una condizione 
per mantenere il Sud suo 
tributario e per sfruttarlo. 
La contraddizione esplose nel 
momento dell'espansione ter-
ritoriale e si rivelb insana-
bile. 

I grandi piantatori del Sud, 
infatti, avevano una inestin-
guibile sete di terra. La colti-
vazione del contone inaridi-
va rapidamente il suolo; inol-
tre, mentre il prezzo del co-
tone continuava a calare, 
quello degli schiavi tendeva 
ad aumentare. dopo la proi-
bizione della tratta. Per man
tenere i loro profitti, quindi, 
i piantatori avevano bisogno 
di estendere continuamente 
le loro piantagioni, spostan-
dosi progressivamente nei 
nuovi territori del Sud (Ala
bama e Mississippi) e del-
IWest: solo cosl potevano riu-
scire a sfruttare a fondo la 
manodopera schiava e a otte-
nere una produzione sempre 
piii alta. 

Questa sete di terra dei 
piantatori, perb, contrastava 
con gli interessi del resto del 
Paese. I pionieri dell'West, in
fatti, erano interessati alia 
piccola e media proprieta e 
a colture di tipo diverso, e la 
loro posizione era favorita 
dal Nordest industriale, che 
tendeva a indirizzare verso 
nVest almeno una parte del 
torrente di immigrati che 
continuavano ad affluire dal-
1'Europa (tra il 1850 e il 1860 
soltanto, ne giunsero due rni-
lioni e mezzo). Cera inoltre, 
per il Nord, l'esigenza di im-
pedire la formazione di nuo
vi Stati schiavisti, per evita-
re pericolosi spostamenti po
litici al vertice dellUnione. 

La lotta, quindi. non si svol
geva attorno all'abolizione del
la schiavitu, ma attorno al 
suo contenimento. E la que
stione fondamentale era quel
la della terra: non a caso il 
primo partito che si formb 
nel corso di questo processo 

Tavola rotonda a Milano suH'orario umco nelle elementari 

Nella prima ora I'allievo ha sonno 
i; i neir ultima pensa soltanto al c 

Uirindagine condotta in un centro dove si attua l'orario spezzato ha rilevato che la statura media 
dei bambini t* aumentata di due rentimetri mentre gli scolari con prof it to insufficiente sono scesi 
dal SO al 7% - Decisa presa di. posizione della Commissions scuola della federazione comunista 
MILANO. 17 settembre 

La prima ora dorme. 1'ulti-
ma sogna il cibo: questa e 
la condizione del bambino che 
frequenta oggi nel nostro pae
se la scuola elementare, che 
va a scuola cioe, in base al-
rorario uni^o. dalle 8.3Q alle 
12.4ti per <=ei siomi alia «et-

i timana 
E propno dell'orario unico 

i n « ̂ initf» » come lo si vuol 
definire piii propnamente > si 
e discusso in una « tavola ro
tonda » organizzata dall'ammi-
ni«itrazione pro\incia!e di Mi
lano dove lo si e messo «otto 
arcusa come uno dei mali 
principali e piii difficili da 
debellare della nostra scuola 
elementare Un male che non 
regredisce affatto ma che di 
anno in anno si estende poi-
che sempre maggiore. per un 
indirizzo che \iene dall'alto. 
e il numero delle scuole che 
passano daH'orario spezzato 
aH'orario unico. 

In Italia sono obbligatorie 
nelle scuole elementari 25 ore 
di lezioni settimanali; con l'o
rario unico queste 25 ore ven-
gono suddivise in quattro ore 
e dieci minuti per sei gior-
ni alia settimana senza note-
vole intervallo; con l'orario 
spezzato i giorni di lezione 
settimanali sono cinque con 
tre ore di scuola al mattino 
e due al pomeriggio ed un 
intervallo di una o due ore. 
Alia tavola rotonda di Mila
no nessuno degli esperti pre
sent i — I'assessore provtneia-

Ie Brusoni. il medico scola-
stico Fomasari, i professori 
Agazzi e Baglioni dell*Univer-
sita cattolica. la direttrice di-
dattica Aliprandi. i] prof. Mo
roni. Io psicologo prof. Qua-
drio e padre Reguzzoni del 
Centro studi sociali San Fe
dele — «i e detto favorevole 
aH'orario unico. nonostante 
anche l'orario spezzato pre-
senti van problerm p incon
venient:. 

Sui piano medico i difetti 
deH'orario unico sono i piii 
evident i. Verso le 11,30 il bam
bino — anche a causa della 
«carsa colazione del mattino 
— awerte un senso di fame 
che gh impedisce la concen-
trazione- un «deficit nutr* 
zionale s. dicono i medici, ohe 
«i pub risolvere solo con un 
immediato pranzo completv^ 
Pranzare alle 13. o dopo le 
13. come awiene oggi per i 
ragazzi che cessano la scuola 
alle 12.40 determina uno squi-
librio dello sviluppo som'iti-
co del ragazzo che pub ave
re gravi riflessi non soltanto 
sullo studio. 

Per il dott. Fornasari l'ora 
rio scolastico piii adeguato 
per le elementari (e gran par
te di queste argomentaziont 
valgono anche per le scuole 
medie) sarebbe i! seguente: 
8^0-11^0: interruzione con lo 
obbligo per gli scolari di fre-
quentare la mensa scolast'ca 
dieteticamente controllata. e 
ripresa delle lezioni dalle 13 
alle 15. Un'indagine condotta 
nel comune di Castemo, un 

centro agricolo della provin-
cia con popolazione stabile 
dove da cinque anni si attua 
l'orario spezzato, ha rilevato 
che la statura media dei bam 
bini b aumentata di due cen 
timetri mentre gli scolari con 
profitto insufficiente sono sce
si dal 50'o al 7-8»'». 

L'orario unico. sarebbe per 
cib. secondo gli esperti. unc 
degli elementi determinanti 
della « fatica scolare » che ii-
mita le possibihta di appren-
dimento del ragazzo e in ge-
nere il suo odio verso la 
scuola 

Un'altra grave conseguenza 
deH'orario unico e, dal pun-
to di vista psicologico. I'min-
terrotta concentrazione alia 
quale gli scolari sono sottopo 
sti: infatti, quanto piii i tem
pi di apprendimento sono ri-
stretti e senza pausa con tan 
to maggiore facilita si dimen-
ticano le cose apprese. Di qui 
la necessita di alternare ii 
piii possibile il gioco alio stu
dio e di favorire rallacciarsi 
di rapporti fra i ragazzi. so-
cializzazione che l'orario uni
co di fatto impedisce e la 
vita nelle grandi citta rence 
sempre piii difficile. 

In sostanza, se l'orario uni
co e del tutto da respingersi, 
l'orario spezzato non costitui-
sce che un primo passo ver
so quella soluzione veramen-
te civile e al passo coi tem
pi, dalla quale siamo ancora 
tanto Iontani, e che e la scuo
la integrata o a tempo pieno. 
Una scuola che si prolunghi 

nell'arco di sette-otto ore con 
un'adeguata varieta di studio, 
giochi, refezione, attivita pa-
rascolastica. Alle finalita del
la scuola integrata. gia in 
funzione nei Paesi piii pro 
grediti. non pub affatto adem-
piere — e stato detto chiara-
mente alia tavola rotonda — 
1'attuale organizzazione scuo
la piii doposcuola (dove il do-
poscuola esiste) che trova i 
suoi hmiti piii vistosi nella 
sua funzione assist enziale e 
non educativa. 

L'attuale deficiente organiz
zazione scolastica deve inve
ce lasciare il posto ad una 
scuola che occupi tutta la 
giomata del ragazzo, una 
scuola piii attrezzata, piii a-
perta, piii piacevole. che cli 
mini nei ragazzi quella for
ma di surmenage (o malme-
nage. come l"ha ironicamen-
te definito il prof. Agazzi), 
causa frequente di scarso pro
fitto e non di rado di esau-
rimenti nervosi. 

L'orario unico e quindi per 
i pedagogisti, i medici e gli 
psicologi il principale impu-
tato. Ed e per lo meno stra-
no constatare che il Prowedi-
tore agli studi di Milano ab-
bia inviato nello scorso feb-
braio una circolare con la qua
le si predisponeva 1'adozione 
per il prossimo anno scola
stico dell'orario unico nei 78 
comuni della provincia in cui 
e ancora in vigore l'orario 
spezzato. A questa decisione 
burocratica del proweditora-

to, presa senza che fossero 
consultate ne le famiglie ne 
i Consigii comunali dei comu
ni interessati, aveva risposto 
nel giugno scorso una deci
sa presa di posizione della 
commissione scuola della Fe
derazione milanese del PCI 
nella quale si rilevava che 
l'introduzione dell'orario uni
co in quest l comuni non por-
terebbe a nessun sostanziale 
miglioramento del carattere e-
ducativo della scuola. anche 
laddove venisse istituito il do
poscuola pomeridiano. 

Affmche la scuola elemen
tare e media possa pienamen-
te assolvere alia sua funzio
ne educativa e sociale — con
tinuava la presa di posizione 
del PCI — e necessario che 
venga superato sia Forario 
unico sia quello spezzato e 
che tutto il settore deH'istru-
zione dell'obbligo venga orga-
nizzato come scuola a tempo 
pieno nella quale tutto l'arco 
della giomata abbia uguale 
carattere e dignita educativa: 
il momento dell'apprendimen
to della nozione scolastica. 
come quello deU'espressione 
artistica individuale, della ri-
cerca e sperimentazione del 
gioco e cosl via. 

E' quanto, in sostanza, han
no sostenuto con i loro ap
pro! on Jiti interventi medici, 
psicologi ed educator! alia 
« tavola rotonda » di Milano 

Bruno Enrietti 

si chiamb Free-Soil Party, e 
cioe Partito per la liberta del 
suolo. 

II primo urto violento ed 
esplicito avvenne nel 1819, 
quando il Missouri chiese di 
entrare nell'Unione con una 
Costituzione che approvava la 
schiavitii: i rappresentanti del 
Sud lo appoggiarono; quelli 
del Nord, ovviamente, lo 
osteggiarono. Nel 1820 si ad-
divenne al famoso Compro-
messo del Missouri: si ammi-
se lo Stato schiavista, ma si 
decise che la schiavitu sareb
be stata proibita per sempre 
nei Territori a nord del 36.o 
parallelo (la linea di demar-
cazione tra le due entita geo-
grafiche e socioeconomlche, 
cosi, si approfondiva). 

Dibattito 
furibondo 

Nel 1849, quando la Cali
fornia chiese di entrare nella 
Unione come Stato libero, il 
contrasto esplose di nuovo. 
Gli Stati del Sud si riuniro-
oo a Nashville, nel Tennes
see, per precisare le loro ri-
vendicazioni, e si sviluppo 
un dibattito furibondo in Par-
Iamento. Alia fine, si raggiun
se un nuovo compromesso 
che era, piii o meno, il ro-
vescio del primo. La Califor
nia era ammessa come Stato 
libero, ma la schiavitu veni-
va permessa nei Territori 
recentemente acquistati dal 
Messico (i futuri Stati del-
l'Utah e del New Mexico). In 
piii venne votata una nuova 
e piii rigorosa legge contro 
gli schiavi fuggiaschi. 

Ma i piantatori del Sud 
non erano soddisfatti: la lo
ro sete di terra divampava. 
Quattro anni dopo, essi riu
scirono a far passare il Kan
sas-Nebraska Act, che, violan-
do in parte il Compromesso 
del Missouri, deferiva alle 
popolazioni di questi due Ter
ritori la decisione di instau-
rare o meno la schiavitii (sia 
il Kansas che il Nebraska si 
trovavano a nord del 36.o pa
rallelo). La decisione secon-
dava anche le tendenza co-
stante dei rappresentanti su-
disti a limitare i poteri del 
governo federale: e, ovviamen
te. non poteva essere accet-
tata di buon grado dagli Sta
ti del Nord. Un gruppo di 
rappresentanti nordisti si riu-
nirono a Ripon, nello Wiscon
sin, e fondarono quello che 
doveva rapidamente consoli-
darsi nel secondo grande par
tito degli Stati Uniti: il par
tito repubblicano. E si pre-
pararono al contrattacco. 

Ma nel 1857 il Sud riusci 
a ottenere un nuovo, grosso 
successo attraverso la senten-
za della Corte suprema sui 
caso Dred Scott. Interpretan-
do la Costituzione, la Corte 
sentenzib che un padrone po
teva portare i suoi schiavi 
su qualsiasi territorio, che il 
V emendarr.ento tutelava la 
proprieta schiavista e che i 
negri non potevano in nes
sun caso essere considerati 
cittadini degli Stati Uniti: 
«un negro non ha alcun di
ritto che i bianchi debbano 
nspettare» scrisse il giudice 
Roger Taney. II compromesso 
del Missouri andava all'aria 
e la via all'estensione della 
schiavitu sembrava definitiva-
mente aperta. 

Ma, intanto, si era andata 
stringendo in Parlamento e 
nel Paese una nuova aUesnza 
tra m e s t e il Nordest: i 
prodotti agricoli dell'West. in
fatti, cominciavano a prende
re la via dell'Atlantico. anzi-
ch6 andare verso il Sud. E 
la campagna abolizionista si 
rinvigoriva. In questa situa
zione il nuovo partito repub
blicano riusci, nel I860, a far 
eleggere Presidente il suo 
candidato Ahramo Lincoln. 
Al Sud non rimaneva che la 
scelta tra la totale sottomis-
sione al Nord e la secessione. 

Giovanni Cesareo 
(3 - conttnua) 

Ntlla illuttration* tepra al tit*-
lo: un diiagne ch« raffigura la 
wftdita dagli achlavi a tStw Or-
kans. 
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