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Nuovi protagonisti della riforma della scuola 

L'anno 
degli operai 

La proposta unitaria delle tre confederazioni 
sindacali - Un pubblico che non 6 piu soltanto 
di insegnanti e di studenti - La battaglia per il 
diritto alio studio nelPanalisi di Napolitano 

Nel primo numero di que-
sto anno 1971 della nostra 
rivista Riforma della scuo
la, abbiamo pubblicato una 
«Proposta unitaria per la 
riforma della scuola » delle 
tre grandi confederazioni 
sindacali — CGIL, CISL, 
UIL. Pochi giorni fa, e usci-
to un secondo documento 
comune sullo stesso tenia. 
Nel frattempo, e precisa-
mente negli ultimi tre gior
ni di febbraio, si era svolta 
a Bologna la * Conferenza 
nazionale del partito comu-
nista per la scuola », diver-
sa da altre nostre manifesta-
zioni con lo stesso o analo-
go «titolo » degli anni pre-
cedenti gia per la composi-
zione stessa dell'assemblea. 
Infatti, questa volta la gran-
de maggioranza dei 900 de-
legati eletti nelle assemblee 
preparatorie era composta 
da dirigenti politici e sinda
cali, da rappresentanti di 
fabbrica, da donne lavora-
trici: i cosiddetti «uomini 
della scuola» era no nume-
ricamente minoranza. 

Non mi sembrano dawe-
ro episodi, e tanto meno 
«forzature» operate dai 
vertici, sindacali o politici 
del movimento operaio. Le 
iniziative prese dai centri 
trovano una pronta e larga 
risposta operaia, perche in-
terpretano un impegno dei 
lavoratori nei confronti del
la scuola molto piu maturo e 
pieno oggi che non nel pas-
sato, perche si inseriscono 
— accelerandola e approfon-
dendola — nella presa di 
coscienza diretta e sponta
nea che va facendosi strada 
in masse sempre piit larghe 
del problema della scuola 
come problema loro, e non 
piu «specializzazione > af-
tfidata agli appositi «tecni-
ci ». Siamo agli inizd — cosl 
almeno mi sembra — di un 
movimento popolare per la 
riforma delta scuola quale 
forse mai il nostro paese 
aveva avuto. Lo testimonia-
no il moltiplicato impegno 
delle amministrazioni «ros-
se », sorrette e sospinte dal-
la richiesta di scuola, e di 
una scuola nuova, da parte 
dei lavoratori; Pinteresse 
nuovo per la scuola di gior-
nali di fabbrica, associazioni 
femminili, comitati popola-
ri di quartiere. Lo testimo-
nia anche il moltiplicarsi di 
assemblee e dibattiti sulla 
scuola promossi da organi-
smi nuovi e affollati da un 
pubblico nuovo. Un pubbli
co che non e piu soltanto di 
insegnanti, ne soltanto di 
insegnanti piu studenti; un 
pubblico che e anche, e so-
prattutto, di operai, di la
voratori, di popolo. 

« Esistono oggi dunque le 
possibilita... perche si com-
pia un salto qualitativo 
nella presa di coscienza e 
nell'intervento della classe 
operaia rispetto ai proble-
mi della scuola ». « D'altra 
parte solo un diretto e con-
seguente intervento delle 
forze operaie e popolari, 
1'esplicazione concreta della 
funzione dirigente della clas
se operaia anche su questo 
terreno, pud mutare i ter
mini della battaglia nella 
scuola e attomo alia scuola 
rispetto a quelli in cui fi-
nora essa e stata combat-
tuta, darle nuovo respiro e 
reali possibilita di suc-
cesso*. 

Cosl Giorgio Napolitano 
nella relazione con la quale 
ha aperto la conferenza per 
la scuola di Bologna; rela
zione che oggi possiamo leg-
gere nel volumetto della 
collana «II punto > degli 
Editori Riuniti, che la han-
no pubblicata con il titolo: 
Scuola, lotta di classe e so-
cialismo, aggiungendo come 
appendice il saggio «Crisi 
della scuola e trasformazio-
ne rivoluzionaria della so
cieta » pubblicato da Napo
litano nel n. 1, 1971, di Cri-
tica marxista. 

II discorso che svolge Na
politano e semplice e robu-
sto; pensiamo che dalla 
chiara analisi e dalla lucida 
indicazione della « prospetti-
va strategica > (capitolo ter-
zo) e degli « obiettivi immc-
diati e intermedi di lotta * 
(capitolo quarto) molti qua-
dri operai, che gia «sen-
tono» come aspetto essen-
zaale della loro lotta rivo
luzionaria la battaglia per 
la riforma della scuola, trar-
ranno conoscenze, forza e fi-
ducia per un loro diretto im
pegno come protagonisti. 

Una delle < manifestazio-
ni concrete della crescente 
contraddizione tra sviluppo 
delle forze produttive socia-
11 e rapporti di produzione 

* capitalistic!... — non certo 
' la meno importante — e og

gi costituita dalla crisi della 
scuola. Tutte le politichc di 
selezione di classe... di fre-

no all'espansione della sco-
larita anche al di la del li-
mite attuale dell'obbligo (14 
anni)... di dequalificazione 
o di limitato, angusto " am-
modernamento " della ^scuo
la, ad ogni livello, non so-
no che tentativi di conteni-
mento delle forze produtti
ve sociali». 

« La crisi della scuola e 
crisi del dominio di classe 
e deU'egemonia ideale e cul-
turale delle classi dirigenti 
borghesi, espressione della 
loro incapacity a padroneg-
giare lo sviluppo delle for
ze produttive sociali, a sod-
disfare le esigenze che la ri-
voluzione scientifico-tecnolo-
gica pone per lo stesso svi
luppo della produzione ca-
pitalistica; e dolle loro dif-
ficolta a realizzare, attra-
verso la scuola, " l'assogget-
tamento della forza lavoro 
all'ideologia dominante ", a 
controllare politicamente e 
culturalmente la spinta a 
una massiccia espansione 
dell'istruzione, anche e in 
particolare della istruzione 
superiore, e a dominarae gli 
effetti sociali ». 

Contro ogni gretto « eco-
nomismo», in polemica con 
una « visione dei processi in 
atto nella scuola, che assu-
ma come punto di riferimen-
to decisivo un presunto " di-
segno " o " piano del capi-
tale ", e si imperni sull'esa-
me delle funzioni oggi attri-
buibili alia scuola da parte 
delle classi dominanti», 
Giorgio Napolitano riaffer-
ma con forza il carattere 
conflittuale della societa ca-
pitalistica, e la capacita del
la classe operaia di contrap-
porsi alia borghesia come 
nuova classe dirigente, in 
tutti i campL < E' messa in 
causa, oggi, nella scuola, 
l'egemonia delle classi diri
genti borghesi; ed e messa 
in discussione la loro dire-
zione dello sviluppo econo-
mico e sociale ». Non e pen-
sabile una riforma della 
scuola neutra, indolore, pu-
ra « razionalizzazione ». « La 
battaglia per il diritto alio 
studio, per il rinnovamento 
e lo sviluppo della scuola, 
non puo che essere conce-
pita... in stretto legame con 
la battaglia per le riforme 
di struttura, per una nuova 
direzione dello sviluppo eco-
nomico e sociale, per la tra-
sformazjone dello Stato >. 

Napolitano giudica (giu-
stamente) «condizione de-
cisiva per il successo della 
battaglia » la c mobilitazio-
ne delle forze rinnovatrici 
che operano all'interno del
la scuola», docenti e stu
denti. Egli sviluppa il suo 
discorso ricollegandolo a un 
antico impegno dei comuni-
sti, alia denuncia delle < ar-
retratezze » e dello « squili-
brio storico » che si intrec-
ciano, in Italia, con le nuove 
contraddizioni del capitali-
smo maturo; ricorda l'opera 
politica ed educativa di 
avanguardia di Alicata e 
Marchesi, di Banfi, di Dina 
Bertoni Jovine e di Bruno 

Ciari. 
Ho voluto pero sottolinea-

re quella che a me pare la 
novita che si riflette nella 
relazione di Napolitano. II 
movimento operaio, nei suoi 
grandi sindacati, nel suo piu 
grande partito, ha tratto 
dalla ribellione degli stu
denti del 1968-*69 insegna-
menti preziosi, ha fatto i 
conti con i problemi che gli 
studenti hanno adesso posto, 
coraggiosamente e seria-
mente. Ha con cio, in un cer
to senso, « ereditato » l'espe-
rienza del movimento stu-
dentesco, di quello, dico, 
dell'« anno degli studenti > 
(cosl intitolo un suo saggio, 
nel 1969, quando militava 
nel PCI ed esercitava una 
critica nei confronti del 
massimalismo, Rossana Ros-
sanda). L'ha ereditata nel-
l'unico modo possibile, doe 
criticamente e dialettica-
mente, recependo le scoper-
te valide, respingendo i mi-
ti apocalittici della scompar-
sa della scuola come istitu-
zione separata, della distru-
zione della scuola, della 
scuola come puro e sempli
ce strumento di dominio del 
padrone. Anche se non si 
puo ancora parlare di una 
< esplosione > del problema 
della scuola nella classe 
operaia, tuttavia, per la 
crescita di coscienza, per la 
sistematicita crescente del-
rimpegno delle grandi or-
ganizzazioni, per la raggiun* 
ta chiarezza sulle question! 
teoriche decisive e sulle pro-
spettive strategiche, possia
mo forse sin d'ora azzardar-
ci a prevedere che questo 
1971 potra essere chiamato, 
nella storia delle battaglie 
della scuola, l'« anno degli 
operai >. 

L. Lombardo Radice 

Un trattato siglato da cinque Stati delTAmerica 
Latina contro l'invadenza economica yankee 

f accordo di Cartaoeoa 
Immediala rappresaglia USA dopo la firma del patto - 240 pofenti societa sospendono 
gli investimenti - Fidel Caslro denuncia la «balcanizzazione» del subcontinenfe - Qua-
rantamila ingegneri, medici e tecnici «regalati» al colosso del Nord - II «lungo 

processo storico» verso una futura Unione sovranazionale 

Una tipica veduta dell'America Latina 

Dal nostro corrispondente 
L'AVANA. maggio 

L'appello all'unita del conti-
nente latinoamericano lancia-
to da Fidel Castro, nell'anni-
versario di Playa Giron, non 
manchera di ricevere l'appog-
gio di grandi masse popolari e 
delle loro organizzazioni, ma 
suscitera anche ripercussioni 
nei governi e non soltanto in 
quelli • che, con coerenza, si 
attengono a una politica di 
indipendenza dagli Stati Uni-
ti. Dietro quel riproporsi di 
Cuba sulla scena continentale, 
dopo gli anni di raccoglimen-
to che hanno preceduto la 
c zafra gigante > e i mesi di di-
battito interno che l'hanno se-
guita, e'e una vittoria che e 
stata conquistata giorno per 
giorno dai '61 ad oggi: la 
costruzione di un regime so-
cialista «sotto il naso» del 
piu potente paese imperialista. 
la sconfitta del blocco econo-
mico e della quarantena po
litica con cui si eia cercato 
di piegare l'isola rivoluziona
ria. E la stessa esplicita. po-
lemicissima risposta agli ac-
cenni di revisione delle san-
zioni imposte a Cuba che 
ha cominciato a levarsi in 
alcuni paesi latino-americani, 
insieme alle manovre e ma-
novrette di Nixon, ha proprio 
in questa sensazione di vit
toria la sua prima ragione. 

Citando alcune frasi del Pre-
sidente degli Stati Uniti se
condo il quale, a proposito del
le relazioni tra il governo del-

l'Avana e quello di Washing
ton il primo < non ha mosso 
nessun passo » e quindi «in 
nulla cambieremo la nostra 
politica », giustamente Castro 
pud osservare: «Gia non 6 
piu il linguaggio sprezzante, 
da insolentaccio. Quelli che un 
giorno sognarono di metterci 
in ginocchio. oggi quasi no-
stalgicamente si aspetterebbe-
ro un gesto di Cuba». Ma 
« che tipo di accordo, che ti-
po di relazioni normali puo 
avere un paese rivoluzionario 
come Cuba, nelle condizioni in 
cui si svolge il suo proces
so, con l'iniperialismo yankee 
e con quel governo di geno-
cidi? ». Nessuno, giacche < re
lazioni normali con gli impe
rialist! comporterebbero la ri-
nuncia ai nostri doveri ele-
mentari di solidarieta con i 
popoli rivoluzionari e i movi-
menti rivoluzionari di Ameri
ca latina >. 

II sogno 
di Bolivar 

Viene cosi ribadita non solo 
una politica, ma diremmo una 
funzione storica dell'isola ca-
raibica comprovata in dieci 
anni dallo scontro lungo le 
spiagge di Giron. Una fun
zione che vuole essere di pun-
golo e di appoggio alia rivo-
luzione continentale. 

Guardando indietro, agli an
ni trascorsi, Castro pu6 dun-

L mviato deir«Unita» nelle zone liberate dai Fronte Patriottico 

Laos: la vita sotto le bombe 
Viaggio nella citta di Sam Neua rasa al suolo dalle incursioni USA - Le parole del contadino Sing Kham - La vita h ora orga-
nizzata dove per gli aerei americani h piu difficile colpire: la foresta - Ci si imbatte in negozi, in villaggi nascostl ed in quelle 
grotte, naturali e articifiali, dove sono sistemati uffici, fabbri che e anche abitazioni - In una radura lo spettacolo del circo 

Dal nostro inviato 
SAM NEUA (Laos libero) 

maggio 
II mio viaggio nelle region! 

liberate del Laos, insieme ad 
un collega ungherese e ad uno 
giapponese, e awenuto in un 
momento particolarmente fe-
lice per la concomitanza di 
tre fat tori: la recente vittoria 
delle forze popolari sulla stra
da n. 9 nel sud del paese.lo 
inizio del nuovo anno buddi-
sta che nel Laos come in 
Cambogia e in altri paesi 
asiatici cade piu tardi del Tet 
vietnamita, la ricorrenza del 
primo anniversario della con
ferenza al vertice dei popoli 
di Indocina. 

I tre avvenimenti hanno of-
ferto roccasione per grandi 
festeggiamenti, soprattutto il 
Pimay, cioe l'inizio dell'anno 
nuovo (16 aprile) che qui vie
ne celebrato nell'arco di quin-
dici giorni tra l'altro inondan-
do d'acqua parenti, amici e 
conoscenti per donare loro 
freschezza e pulizia e augura-
re felicita. Che non si tratti di 
una cerimonia simbollca l'ab-
biamo sperimentato di perso
na, subendo con grande alle-
gria dai nostri ospiti vere e 
proprie docce completamente 
vestiti. E* stata comunque una 
delle tante attestazioni di ami-
cizia di cui siamo stati ogget-
to. 

Con 1 dirigenti del Fronte 
patriottico Lao abbiamo avuto 
lunghi colloqui informativi e, 
accompagnati da un interpre-
te, da guardie del corpo ar-
mate e silenziose, da una m-
fermiera e da una giovane e 
dolce «vivandiera» — tutti 
oombattenti distintisi nel me
si e negli anni trascorsi su 
diversi campi di battaglia — 
per deci giorni abbiamo gira-
to in lungo e in largo la pro-
vincia di Sam Neua, nella 
quale ha sede il quartiere ge 
nerale del Fronte. 

La sede 
del com an do 

Abbiamo visitato alcuni im-
pianti dello stesso quartiere 
generale, la sede della radio 
Pathet Lao, la tipografia nel
la quale si stampano il gior-
nale del Fronte e una ven-
tina di libri e opuscoll all'an-
no, tra opere letterarie e po-
litiche e test! scolastici, e la 
« scuola centrale per la forma-
zione culturale e artlstica », ve
ra sfida della civilta e della 
cultura ai barbari plani di 
qualche americano folle che 
vorrebbe riportare il popolo 
indocinese all'eta della pietra. 
Tutti gli organism! militari e 
politici del quartler generale 
sono sistemati in una catena 
di caverne naturali o artificial! 
e adattate con cariche di dina-
mite o colpl di piccone. Ab
biamo asslstlto airaperto. in 
plena foresta a uno spetta
colo del circo del Fronte. e a 

«serate artistiche» in caver-
na, semplici e commoven-
ti, con danze e canzoni tra-
dizionali e di attualita. e noi 
stessi abbiamo piu volte par-
tecipato alle danze, sul «pal-
coscenico» dietro invito in-
sistente di ballerine minute 
e sorridenti che ci ringrazia-
vano congiungendo le mani 

T come si usa da noi per le pre-
I ghiere 

Verso 
il fronte 

Ci siamo recati per docu
mentary in localita duramen-
te colpite dai bombardamenti 
americani, tra l'altro nell'ex 
citta di Sam Neua, gia capo-
luogo della provincia e lette-
raimente rasa al suolo. Ab
biamo raggiunto villaggi na-
scosti nella foresta e abbia
mo mangiato e dormito nelle 
povere capanne dei contadi-
ni, fatte di canne di bambu 
con il tetto di paglia di riso, 
il cui unico arredamento, tal-
volta, era costituito da qual
che stuoia, da qualche gran
de cesta e da qualche pen-
tola di alluminio o di terra
cotta. 

Abbiamo visitato un cantie-
re per la costruzione di una 
rete di canali di irrigazione 
in cui gli strumenti piu « mo-
derni» impiegati erano i pic-
coni e le pale in ferro, e un 
cantiere per la costruzione di 
una strada nel quale operava-
no giganteschi buldozer e al-
tro macchinario di produzio
ne sovietica, Abbiamo ammi-
rato ponti fatti di canne di 
bambu, costruiti in quindici 
giorni, dalla vita media di due 
mesi e capaci di sopportare 
pesi di 5-6 tonnellate. Ab
biamo avuto la fortuna di in-
contrare una colonna di vet-
tovagliamento diretta al fron
te: alcuni camions carichi di 
fusti di benzina, qualche ca-
vallo carico di riso e molti 
uomini e donne a piedi, so
prattutto donne, giovanissime 
e dairapparenza gracile, che 
a coppie reggevano sulle spal-
le una canna di bambu alia 
quale era fermamente fissata 
una pesante cassetta di mu-
nizioni. Marceranno cosl per 
settimane sotto i bombarda
menti americani, 

Siamo andati nei negozi di 
vendita sparsi nella boscaglia 
e fomiti delle poche merci uti-
li a una societa contadina ne-
cessariamente autosufficiente: 
tessuti di produzione locale, 
petrolio per lampade, pentola-
me rudimentale, attrezzi agri-
coli, sale, quademi scolastici 
e qualche medicinale. I pochi 
prodotti Industrial! modemi 
nei quail ci siamo imbattuti, 
erano la testimonianza viven-
te della solidarieta Intemazio-
nale del paesi socialist!: arm! 
sovietiche e cinesi. Implant! 
dl trasmissionl radio cinesi e 
sovietici, macchine da scri-
vere e telescriventl cinesi e 

della Rdt (per poterle usare 
i compagni della radio e della 
agenzia Pathet Lao hanno do-
vuto trasformare i caratter! 
del loro alfabeto in caratteri 
latini) camions sovietici e ap-
parecchi radio e lampadine 
tascabili cinesi, viveri in sea-
tola bulgari, polacchi, sovie
tici, cinesi, medicinal! nord-
coreani e tedesco-occidentali. 

Se dovessi trarre un inse-
gnamento dai viaggio nulla 
sarebbe piu illuminante delle 
parole pronunciate dai conta
dino Sing Kham, circondato 
dai dieci membri della sua 
famiglia, moglie, genitori e 
figli. Dopo averci accoito nel
la sua capanna e averci of-
ferto latte di cocco e bana-
ne. Sing Kham ha detto: a Noi 
non vogliamo vivere nella fo
resta e nelle caveme. Siamo 
costretti a nasconderci in que
st! luoghi per sfuggire ai bom
bardamenti americani e alle 
azioni dei commandos merce-
nari- Noi non abbiamo invaso 
nessun paese. II popolo lao-
tiano e un popolo pacifico. Fa-
telo sapere ai vostri popoli, 
ai vostri amici. Noi amiamo 
e vogliamo la pace, ma una 
pace senza padroni stranieri ». 

Per raggiungere da Hanoi 
le zone libere del Laos ab
biamo viaggiato su una jeep 
sovietica per oltre vent! ore. 
Cert! tratti di strada erano 
tali che la jeep non poteva 
superare la velocita media di 
dieci-quindici chilometri al-
l'ora. Praticamecte abbiamo 
superato un solo ponte in ce-
mento armato, ricostruito lo 
scorso anno. Tutti gli altri fiu-
mi. tutti i torrenti I! abbiamo 
attraversati su ponti improv-
visati o a guado. Quando non 
siamo in giro, siamo ospiti 
di quello che i compagni lao-
tiani chiamano l'«albergo del-
ramicizias: una grande ca-
vema naturale divisa da ten-
de in tre parti, una per dor-
mire, una per il csoggiomo 
pranzo» una per il personale 
e il corpo di guardia: l'altez-
z a e d i 1.100 rretri, ma il cli-
ma e la vegetazione sono di
versi che nelle nostre Preal-
pi: fa caldo. l'aria e pregna 
di una pesante umidita, si ve-
dono alberi di banane e di 
cocco e le «terrazze» sono 
tante piccole risaie. Grandi 
buche nel terreno testunonia-
no dei bombardamenti ame
ricani. Alcune sono state tra-
sformate in stagni per l'alle-
vamento dei pesci. Un gruppo 
elettrogeno ci fornisce la lu
ce elettrica: ennesima atten-
zione per degli ospiti stra
nieri che vengono da lonta-
no, talvolta da molto Iontano, 
e dimostrazione di un futuro 
che per II contadino laotiano 
deve ancora cominciare e che 
non potra cominciare che dai 
giomo in cui gli americani sa-
ranno costretti a lasciare a 
questo popolo mite, semplice 
e ospitale, il diritto di decide-
re da se 11 suo destino. 

Romolo Caccival« 

IL PREMIO SUA 
Un'istituzione 
da cambiare 

La quinfa edizione conferma la necessifa di sottrarlo 
allragemonia di pochi infelleffuali e dei giudici« pro-
fessionisfi»- Le esigenze reali della societa meridio-
nale sono il banco di verifica - I lavori premiati 

Risorto dalla crlsl della sua precedente edizione, 11 
Premio «Silas sembrava dovesse quest'anno segnare una 
svolta nella vita culturale calabrese. In realta, esso e stato 
semplicemente riesumato. Per di piu, con la' scarsa con-
vinzione degli stessi giudici del premio. I piu di essi non 
hanno esitato ad esprimere anche pubblicamente la diffi-
denza verso un'istituzione che, cosl com'e strutturata, non 
pud consentire una vera operazione culturale. 

I libri premiati. di Rossana Ombres (a Principessa Gia-
cintax) e di Loris Bononi (a Miserere Mei») sono piut-
tosto modesti e riflettono certamente la crisi seguita nella 
nostra narrativa alio sperimentalismo della neo-avanguar-
dia. La Ombres, in particolare. pare non si sia ancora 
accorta che il fallimento ctella neo-avanguardia e stato ine-
vitabilmente determinato daH'assenza di ideologia o. se si 
vuole. da una ideologia di grado zero. Lo stesso si puo 
dire del romanzo di Bononi, che traspone in chiave misti-
cheggiante la condizione moderna di vita. 

Nel suo « Marx dopo Marx », premiato per la saggistica, 
Roberto Guiducci propone un discorso sulla societa tecno-
logica che per quanto discutibile, affronta problemi di viva 
attualita e avanza « una proposta di discussione collettiva J>, 
al fine di <un riesame dei metodi e dei modi di trasfor-
mazione sociale*. 

Un serio contributo alia conoscenza della storia dell'Ita-
lia meridionale neU'eta del Risorgimento e lo studio di Cin-
gari, che esamina gli eventi politici — relativj al periodo 
compreso tra le due rivoluzioni del 1820 e del 1848 — in 
rapporto alia societa civile e ai problemi economlci. In 
un'attenta analisi, che lo scrupolo dello storico di profes-
sione spinge talora fino al livello dell'indagine cronachl-
stica, vengono da Cingari evidenziatt il rapporto Stato-
socleta e quello societa-classe dirigente. II grande opera-
tore politico di quest! anni e Luigi de* Medici indicato 
come il principale architetto «di quello Stato napoletano 
destinato a durare. tra rivoluzioni e reazioni. fino al 1860». 
La ricerca e tuttavia condotta dalla prospettiva della classe 
dirigente meridionale e poco o scarso rilievo si da alia 
presenza dei governanti, alle condizioni di lavoro e di vita 
delle classi Inferior!. Ma e owio che Cingari non ha inteso 
condurre la ricerca in tale direzione. 

II fatto nuovo di questa quinta edizione del Premio 
«Silas, e che anche gli operator! politici che gestiscono il 
Premio sembra abbiano maturato — Insieme alia coscienza 
della crisi della sua tradizlonale formula — la volonta dl 
trasformark) in un vero fatto culturale. Tanto che si parla 
ormai In modo inequivocabile della necessita di sottrarlo 
aU'egemonia di pochi intellettuali e dei giudici «profes-
sionisti» per fame lo strumento — non occasionale ma 
permanente — dl un serio dibattito culturale in cui siano 
Impegnate le energle piO vive della regione e che rifletta 
gli interessi sociali e civili del mondo del lavoro: uno 
strumento culturale che trovi costantemente la verifica e 
la sua giustlficazione nelle esigenze real! della societa 
meridionale. 

Armando La Terra 

que affermare che se di san-
zioni si deve parlare sono 
quelle con cui la storia ha 
condannato la Organizzazione 
degli Stati Americani (OSA). 
E respingendo qualsiasi allet-
tamento di questo organismo, 
finora manovrato dagli Stati 
Uniti per dare copertura lega
le al suo sistema di dominio 
egli lo definisce c espressione 
storica del grado di balcaniz-
zazione e divisione che gli im
perialist! hanno introdotto in 
America latina ». 

« Non dovrebbe esistere una 
organizzazione degli Stati 
americani o anche latinoame-
ricani, ma una Unione degli 
Stati latinoamericani... La 
Unione non si attuera per lo 
accordo di un giorno o di una 
ora determinata. Sara un pro
cesso storico nella misura in 
cui si prendera coscienza di 
questo fenomeno, nella misu
ra in cui i popoli si libereran-
no e comprenderanno che per 
ciascuno di essi e'e una ve-
rita sola: e'e avvenire solo 
nell'unione, e'e salvezza solo 
nell'unione. Sara un processo 
storico lungo; dalle integra-
zioni parziali di tipo econo-
mico in avanti, finche — e 
una legge della storia — un 
giorno apparterremo a una 
Unione economica e politica 
dei popoli latinoamericani ». 

Invocata dai grandi liberta-
dores dello scorso secolo, da 
Bolivar e da San Martin, da 
Marti e da tanti pensatori e 
combattenti, l'unione dei pae
si americani dai Caraibi alio 
stretto di Magellano non e di-
venuta piu vicina solo perche 
e passato piu di un secolo. 
Anzi, per certi aspetti, le dif-
f icolta si sono accresciute. Per 
il consolidamento e l'espansio-
ne dei loro interessi le poten-
ze imperialistiche hanno fo-
mentato guerre e creato di-
visioni: lo stesso sviluppo del
le singole nazioni si e per lo 
piu accompagnato a un irro-
bustirsi dei caratteri di cia-
scun popolo; le differenze di 
origine (basterebbe pensare 
agli indios e ai negri impor-
tati con la schiavitu) non so
no diminuite. D'altro lato cid 
che Castro ha definito c l'on-
data di radicalizzazione che 
va producendosi in America 
latina». la nuova complessa 
interrelazione di fenomeni ri
voluzionari (Cuba e Cile) 
spingono in quella direzione. 
Anche nella prospettiva di un 
faevitabile < lungo processo 
storico > le parole del primo 
ministro cubano cadono in una 
situazione tale per cui il loro 
valore politico e attuale e tro-
va alimento in necessita eco-
nomiche e sociali prementi, 
queste non a lungo rinviabili. 

La prima e la difesa dallo 
sfruttamento economico dei 
grandi paesi capitalistic!, in-
nanzitutto gli Stati Uniti. II 
peso dei paesi del Terzo Mon
do nel commercio interaazio-
nale e in costante diminuzio-
ne mentre e in aumento quel
lo di un ristretto gruppo di 
paesi ricchi. II fenomeno e 
particolarmente awertibile in 
America latina dove si passa 
da una partecipazione al com
mercio internazionale dell'll 
per cento nel 1950 a una del 
7 per cento nel 1960 e a una 
di solo il 4 per cento nel 1970. 

Condizione 
di dipendenza 

Ci& benche 1'aumento delle 
merci vendute daH'America 
latina all*estero sia stato con-
tinuo nei tre decenni. La cau
sa fondamentale di questa 
contraddizione e nella allar-
mante e ininterrotta caduta 
dei prezzi delle materie prime 
vendute dai paesi latinoame
ricani, e nel contemporaneo 
aumento a spirale dei prezzi 
dei prodotti manufatturati, 
macchine e attrezzature che 
quegli stessi paesi devono 
comprare nelle nazioni indu-
strializzate. Cid vale anche 
per TAsia e TAfrica, ma nel 
caso dell'America latina. nota 
un commento del Granma, or-
gano del PC cubano cesiste 
un'aggravante poco invidiabi-
le. Gli Stati Uniti suo princi
pale socio commerciale com-
prano in questa regione del 
mondo molto meno di quanto 
rivendano >. 

Nel 70 gli Stati Uniti espor-
tarono mercanzie ai paesi la
tinoamericani per 5.700 mi-
lioni di dollari e comprarono 
per 4.780 milioni di dollari. 
E anche in questo caso il pro
cesso e nel senso dell'aggra-
vamento: peggio quest'anno, 
che in quelli trascorsi. Incl-

tre la partecipazione latino-
americana nel mercato degli 
USA e diminuita dai 28 per 
cento del 1950 all'll per cen
to dell'anno passato. E an
cora: il Presidente della Giun-
ta militare peruviana Velasco 
Alvaredo, riaffermava recen-
temente come non fosse piu 
possibile permettere che per 
ogni investimento di un dol-
laro, tre o quattro dollari la-
scino il paese « beneficato ». 
per arricchire ancora di piu 
i gia ricchi. 

La condizione di dipenden
za economica, culturale e po
litica per cui qualsiasi sfor-
zo. anche il meglio intenzio-
nato. finisce per contribuire a 
quella stessa dipendenza e evi-
dente nel classico caso della 
« fuga dei cervelli ». Negli ul
timi dieci anni 40 mila inge
gneri, medici, specialist! tec
nici e scientifici hanno la-
sciato l'Amerca latina per gli 
Stati Uniti regalando a que-
sti ultimi il denaro investito 
nella loro educazione (che si 
calcola in una cifra tra i 20 
e i 30 mila dollari per stu-
dente). II Cile, ad esempio. 
denuncia una perdita annuale 
del 20 per cento dei suoi lau-
reati in scienze esatte. 

La nuova 
accusa 

La < balcanizzazione » di cui 
parla Castro e una delle ga-
ranzie di esistenza di questo 
sistema di dominio messo a 
punto dagli Stati Uniti in un 
secolo. Per le nazioni a sud 
del Rio Grande, e importan
te percio la ricerca di forme 
di unione che non siano, na-
turalmente, estensione di un 
mercato che si continua a of-
frire a Washington ma creazio-
ne di strumenti di difesa da 
quel dominio e costruzione di 
una nuova politica dello svi
luppo economico. 

In questo senso, positivo e il 
caso del Patto Andino del 
quale fanno parte Colombia. 
Ecuador. Peru, Bolivia e Ci
le. Recentemente i paesi con-
traenti hanno siglato 1'accor-
do di Cartagena, vero avveni-
mento nuovo. In virtu delle 
disposizioni prese. nei cinque 
paesi dai prossimo luglio: a) 
si proibiscono nuovi investi
menti di capitali stranieri nei 
settori bancario. assicurazioni, 
energia elettrica, comunica-
zioni. pubblicita. stamps, ra
dio, TV. e si da un anno di 
tempo ai capitali gia investi-
ti perche si eonvertano in na-
zionali; b) non si permette-
ranno nuove imprese stranie-
re e 1'apporto estemo potra 
solo costituire societa miste 
di cui il 51 per cento sia na
zionale; c) le imprese stra-
niere esistenti avranno 15 an
ni di tempo, in Cile. Peru e 
Colombia e 20 anni in Boli
via e Ecuador per consegna-
re il 51 per cento delle loro 
azioni in mani nazionali; d) 
infine — ma forse e l'aspet-
to piu importante dell'accor-
do — le imprese straniere 
potranno portare fuori dei 
paesi del patto solo il 14 per 
cento degli utili dichiarati e 
comprovati. 

Ha scritto il Granma: «Lo 
accordo di Cartagena e molto 
Iontano da tutto cid che gli 
Stati Uniti propugnano in ma
teria di mtegrazione economi
ca. ma non e un accordo di 
carattere socialista. I suoi 
fondamenti e la sua struttura 
sono nazionalisti. Ciononostan-
te rimperialismo ha gia di-
chiarato una guerra frontale 
per abbatterlo. Pochi giorni or 
sono 240 delle piu potenti so
cieta degli Stati Uniti (tra cui 
Westinghouse, General Motors 
IBM. Singer. General Electric, 
Bank of America. Chrysler, 
Gillette, Pepsi-Cola) raccolte 
nel prepotente Consiglio delle 
Americhe, presieduto da Da
vid Rockefeller, dopo aver di-
scusso le conseguenze dell'ac
cordo di Cartagena, hanno an
nunciate la decisione di so-
spendere immediatamente. 
tutti gli investimenti nei cin
que paesi c andini >. 

L'esempio del Patto Andino 
e considerate contagioso a 
Washington. E' una malattia 
alia quale, oltretutto. non si 
pud dare il nome di comuni-
smo. II segretario di Stato 
Rogers comunque, nella diffi
cile situazione in cui si tro-
va il suo governo. ha cerca
to df formulare la nuova ac
cusa. Ora si tratterebbe di 
«eccesso di nazionalismo ». 

Guido Vicario 


