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Sviluppo tecnologico e politica dell'educazione 

TELESCUOLA 
TERZA FASE 

In che modo i gruppi capitalistic'! puntano al 
controllo del processo formativo - Editoria ed 
elettronica • La linea «tecnocratica» dei demo-
cristiani • La risposta del movimento operaio 

E' iniziata la terza fase 
dell'esperienza telescolastica 
— lo annuncia Scuola TV, 
neonata rivista mensile del-
la dirczione centrale dei 
programmi cultural! e di in-
tegrazione scolastica (sotto-
titolo: Tecnologie educative 
neH'apprendimento). Dopo le 

• esperienze di lezioni sosti-
tutive (1958) e integrative 
(1967), il nuovo ciclo di 

trasmissioni intende carat-
terizzarsi come una serie di 
interventi metodologico-di-
dattici e di «arricchimen-
to» culturale programmati 
non secondo la tradizionale 
divisione per materie ma 
in base ad una scelta di 
problemi o centri di inte-
resse sviluppati in forma in-
terdisciplinare. 

Non c'e che da prendere 
atto di simili propositi, con-
divisibili in linea di princi-
pio, salvo verificarli nella 
loro attuazione. Qui ci pre-
me piuttosto mettere in evi-
denza come la ripresa delle 
teletrasmissioni scolastiche 
si inserisca in un piu va-
sto processo che mira ormai 

•• apertamente a fare della 
scuola, ossia delle giovani 
generazioni, un colossale 
mercato per la industria e-
lettronica alia ricerca di 
nuovi sbocchi. 

Tali sbocchi sarebbero 
rappresentati concretamente 
da una diversa organizzazio-
ne e strumentazione della 
attivita didattica, da nuovi 
linguaggi e forme di comu-
nicazione, in una combina-
zione di mezzi automatizza-
ti, cioe un < sistema multi
media >, che utilizzi tutte le 
tecnologie audiovisuali ed 
elettroniche a disposizione, 
dai sussidi audiovisivi (pro-
iettori per diapositive e fil-
mine, episcopi e lavagne lu-
minose, film a passo ridotto 
e normale, film a 8 mm. uni-
concettuali, dischi, registra
tor! a nastro, ecc.) alia ra
dio, alia televisione a cir-
cuito aperto e chiuso. 

Si tratta di un mercato di 
vastissime proporzioni che 
promette margini di profit-
to ben piu ampi di quelli 
derivanti oggi dai libri di 
testo. Accanto agli interes-
si economici, pero, se ne 
muovono altri di natura piu 
propriamente politica, che 
si manifestano nel tentativo 
in atto da parte del grande 
capitale industriale e finan-
ziario, privato e pubblico, 
di costituire degli apparati 
culturaii e ideologici nel 
settore della informazione, 
dell'educazione, della stam-
pa, dell'editoria, con parti-
colare attenzione a quella 
scolastica, ecc , che siano 
in grado di garantire un 
consenso sociale di massa 
alle scelte e agli investimen-
ti economici e sociali dei 
gruppi monopolistici. 

Interessi 
internazionali 
Si spiegano cosi le mano-

vre dei gruppi editoriali, 
collegati attraverso accordi 
e brevetti ai monopoli in
ternazionali dell'elettronica 
(Paravia-Philips, Mondadori-

Siemens, Fabbri-Bell e Owell, 
Olivetti-IBM, la Scuola-Mac 
Millan, SEI-Magneti Marel-
li, Nuova Italia-3M Minne
sota, e c c ) , e si spiega an-
che l'interesse della RAI-TV. 
Uno dei punti di raccordo, 
o perlomeno di incontro, 
sembra essere rappresenta-
to dai CNITE (Centro na-
xionale italiano tecnologie 
educative) i cui soci copro-
no un ventaglio di interessi 
che va dalFelettronica (Oli
vetti) alia chimica (Monte
dison e Pirelli), daH'cditoria 
(Nuova Italia) al cinema, 
dall'industria di stato (IRI 
e Alitalia) agli enti di for-
mazionc del personale (INA-
PLI, INIAS, e c c ) . dalla te
levisione alia sctiola. 

II ruolo che in questa 
operazione gioca lo Stato e 
fondamentale. GH attuali 
alti costi del materiale da 
programmare e quelli neces-
sari per 1'installazione di 
una ampia rete di ulenza 
esigono infatti il sostegno 
dell'intervento statale. In-
nanzittutto attraverso la rea-

' lizzazione di centri audiovi
sivi nazionali che allestisca-
no i programmi e in secon
do luogo mcdiante la co-
•tmzione di una rcte di po-
sti vidco-ascolto pubblici, 
nelle scuole. 

Nel convegno di Bologna 
sulle nuove tecnologie del-

• 1'apprendimento, dello scor-
so aprile, la RAI — rappre-
sentata da Rossini, massimo 

'.dirigente dei programmi te-
t levisivi scolastici e diretto
re di Scuola TV, nonche 
autorevole membro della se-
zione culturale della DC — 
ha invitato i produttori di 
«macchine > a mettersi 
d'accordo tra loro per giun-
gere ad una standardizza-
itone ed omogeneizzazione 
<M rispettivi prodotti, can-

didandosi cosl essa, in quan-
to produttrice di materiale 
programmable, al ruolo di 
centro unificatore degli sfor-
zi comuni e di tramite ob-
bligato tra industria e mer
cato. 

Per il momento la televi
sione, attraverso le sue 
trasmissioni, si propone da 
una parte di sviluppare gli 
impianti esistenti e incre-
mentare l'ascolto nelle scuo
le gia attrezzate, e dall'al-
tra parte di dotare di appa-
recchiature scuole ancora 
sprovviste. Ma lo sforzo 
maggiore sembra essere con-
centrato nell'allestimento di 
una struttura organizzata di 
ascolto che sia in grado di 
coinvolgere principalmente 
gli insegnanti per una con-
tinua verifica dei risultati 
attraverso la cosiddetta « on-
da di ritorno ». 

I risvolti 
politici 

I piu pronti ad intuire le 
prospettive che il cosiddet-
to arsenate audiovisuale ed 
elettrodidattico apre nel set-
tore educativo, e non solo 
in quello scolastico, sono 
stati i cattolici, i quali de-
tengono da tempo le leve 
di comando della pubblica 
istruzione e della televisio
ne e mirano adesso a sal-
dare questo potere ai piani 
economici dell'industria e-
ditoriale ed elettronica, in 
base ad un progetto di di
visione di competenze, per 
cui agli uni competerebbe 
la sfera economica e tecni-
ca e agli altri l'influenza 
culturale ed ideologica. Spar-
tizione che pero suscita gia 
contraddizioni, soprattutto 
se si pensa alle esigenze di 
un piu diretto controllo so
ciale e culturale che avan-
za il grande capitale; il con-
trasto e ancora alio stato la-
tente. 

Fra i cattolici la vecchia 
linea clericale-conservatrice 
(Badaloni e AIMC) cede H\. 
posto ad un piu razionale 
ed efficiente tentativo di e-
gemonia tecnocratica (Misa-
si-Gozzer ed UCIIM), non 
meno integralista. Un esem-
pio pud essere rappresen-
tato dai corso di aggiorna-
mento per insegnanti di 
scuola media tenuto in pro-
vincia di Arezzo nelFottobre 
scorso a cura deU'UCIIM 
sul tema «Principi di di
dattica e nuove tecnologie 
del l ' apprendimento nella 
scuola media >. II corso, au-
torizzato dai Ministero del
la P. I., d'intesa con H 
Proweditorato agli Studi, 
si e concluso con una pro-
va scritta d'esame e il rila-
scio di un diploma iegal-
mente valutabile, e ha vi-
sto relazioni di dirigenti 
deU'UCIIM, di alte autorita 
del ministero, di esperti del 
Centro nazionale sussidi au
diovisivi. La vecchia idea 
cara ai cattolici — esposta 
una decina d'anni fa da Goz-
zer nel suo libro / cattolici 
e la scuola — di una riduzio-
ne dell'influenza educativa 
delle istituzioni scolastiche, 
in favore di altre agenzie 
socializzatrici extrascolasti-
che (innanzitutto i mass-
media), e quindi sostanzial-
mente della privatizzazione 
del momento formativo, ha 
camminato nel frattempo e 
ora trova un piu propizio 
terreno di cultura proprio 
nella esplosione delle nuo
ve tecnologie educative. 

Di fronte a tutte queste 
manovre, le cui motivazioni 
di fondo sono per il momen
to quasi esclusivamente eco-
nomiche ma che in prospet-
tiva moslrano prcoccupanti 
risvolti politici, sarebbe pe-
ricoloso oltre che stolto as-
sumere atteggiamenti « apo-
calittici » di negazione e ri-
fiuto delle innovazioni tec-
nologiche. La risposta non 
puo che essere politica, co
me politica e stata la -rispo
sta di massa che hanno 
espresso i lavoratori quan-
do nel 1969, di fronte alia 
deformazione televisiva del
le lotte operaie, hanno get-
tato sul tappeto il problem a 
dell'informazione televisiva. 

La risposta, nel caso spe-
cifico di cui ci occupiamo, 
non puo che nascere dallo 
incontro tra classe operaia, 
lavoratori della scuola, stu-
denti e lavoratori del set-
tore delle comunicazioni, in
nanzitutto per la conquista 
di un controllo democratico 
su strutture e strumenti, 
vecchi e nuovi, attraverso 
cui awiene il processo di 
informazione e formazione. 
E in secondo luogo, per lo 
awio di una produzionc 
culturale autonoma che sia 
sottratta alia logica e agli 
interessi dei gruppi domi-
nanti ed esprima invece la 
esigenza ed i contenuti del
le classi lavoratrici e delle 
masse popolari. 

Ftmando Rotondo 

21 marzo, giornata internazionale contro il razzismo proclamata dall'C. 

Slid Africa, riserva di schiavi 
Dodici anni fa la strage di Sharpeville: i mifra della polizia sparano sulla folia - Quasi un milione di africani deportati in 10 anni nelle riserve - Come 

si attua il programma ufficiale di eliminazione delle «macchie nere» - Nelle «zone bianche» la popolazione di colore e ammessa fino al tramonto 

Indegni privilegi di una minoranza di colonialisti e tragiche condizioni di vita dei segregati - Le complicitd internazionali con il governo di Pretoria 

Un'immaglne della strage di Sharpeville, il 21 marzo 1960 

L'attesa di lavoratori africani per avere il visto d'ingresso 
nelle « zone bianche i 

II 21 marzo 19C0 — dodici 
anni fa — a Sharpeville, un 
piccolo centro del Sud Africa, 
nella regione di Johannesburg. 
Dinanzi alia stazione di poli
zia. si e raccolta una folia di 
cinquemila africani, con le lo
ro donne e i loro bambini. La 
loro dimostrazione e parte di 
una giornata nazionale di pro-
testa c non violenta » contro il 
sistema dei lasciapassare, 
considerato il simbolo dell'op^ 
pressione razziale. La prote-
sta consiste nel presentarsi al
ia polizia senza questo docu-
mento — che ogni africano al 
di sopra dei sedici anni deve 
portare sempre con se, pena 
un mese di carcere — far 
constatare l'infrazione ed esi-
gere l'arresto. 

Ma la prigione di Sharpevil
le non basta per tanta gente 
e il tenente colonnello Pie-
naar, comandante della sta
zione, non e abituato alio spet-
tacolo di africani che « esigo
no ». La polizia apre il fuoco. 
senza preavviso. con gli sten 
e con le carabine: al termine 
della giornata. si contano tra 
gli africani sessantasette mor-
ti e centoottantasei feriti. Da 
allora. le Nazioni Unite hanno 
fatto del 21 marzo una < gior
nata internazionale » di lotta 

contro il razzismo e di solida-
rieta con i negri oppressi del 
Sud Africa. 

Nel Sud Africa vivono 3 mi-
lioni 800.000 bianchi contro 
14.900 000 africani e 2.600.000 
tra asiatici e coloured, ossia 
meticci. I bianchi. che sono 
il 17,7 per cento della popola
zione. hanno riservato a se 
stessi in modo esclusivo lo 87 
per cento del territorio. la-
sciando agli africani. che so
no il settanta per cento, il 
tredici per cento restante, 
eompreso nelle < riserve >. E' 
il sistema dell'apartheid. e 
cioe della < separazione •> raz
ziale. che conosce una sola 
deroga: la necessita, per i 
bianchi. di sfruttare il lavoro 
africano nelle miniere, nelle 
fabbriche. nelle fattorie. nelle 
citta della loro zona. 

Come risolvere questa con-
traddizione? E come puntel: 
lare il principio della domi-'" 
nazione bianca sull'intero pae-
se. principio minato ' dalla 
schiacciante inferiority nume-
rica? In vista di questo du-
ph'ce obbiettivo. il governo dei 
razzisti bianchi ha applicato, 
da una parte, una politica di 
deportazione di africani dalla 
c zona bianca»; daU'altra, 
una rigida legislazione in ma-

Dibattito tra Giorgio Amendola e Leonardo Sciascia 

POLITICA E CULTURA OGGI 
La conlroffensiva reazionaria, le responsabilita governalive, la funzione della sinistra 
nella discussione, pubblicata su « I I mondo», fra il dirigente comunista e lo scrittore 

II settimanale II Mondo 
pubblica nel suo ultimo nu-
mero il testo di un dibat
tito tra il compagno Gior
gio Amendola e lo scrittore 
Leonardo Sciascia che ripren-
de alcuni temi della discus-
sione apertasi sull'Unita a 
proposito del libro di Scia
scia a l l contesto*. La do-
manda che viene rivolta ai 
due interlocutori e: «La ri
presa di un movimento cul
turale di destra, sia pure 
screditato, non e in qualche 
modo la conseguenza di una 
crisi ideologica delle smi-
stre ? ». 

«ET esattamente 11 contra-
rio». risponde Amendoia. «I 
movimenti culturaii di destra 
nascono da una controffensi-
va politica che e in corso 
contro l'avanzata democrnti 
ca del movimento operaio. 
Prima che le sinistre riesca-
no a consolidarsi sulle posi 
zioni che hanno raggiunto. 
la destra cerca di ricacciarle 
indietro e utilizza gli appor-
ti della vecchia Italia retriva 
e codina, che e rimasta un 
po* appartata. un po' nasco-
sta negli ultimi venticinque 
anni. che era stata intaccata 
ma non distrutta dalla vitto-
ria antifascista del *45». 

Sciascia dice che si devo-
no ce'.iminare le cause del 
malcontento. del malessere, 
che sboccano nella protesta 
di destra*. Ma a suo avviso 
«e sbagliato credere che tut-
to cid che si muove a de
stra sia dawero. ideologica-
mente. di destra, Spesso la 
gente va a destra per una 
reazione sbagliata agli errori 
commessi dalla classe politi
ca nel governo del paese. La 
avanzata di cui par la Amen
dola c'e stata. ma non sempre 
e stata una avanzata nella 
direzione giusta; a volte gli 
errori delle - sinistre hanno 
suscitato la reazione. hanno 
rafforzato la destra» Per 
esempio. dice Sciascia, «nel 
Sud non c'e niente di nuo 
vo, 1 problemi verl non so
no stati risolti: ci sono. uni-
ca novita. soltanto le auto 
strade ». 

Ma le responsabilita — ri-
batte Amendola — «non 
possono essere attribuite in 
parti uguali a tutte le forte 
poUUdw: oerto, 1 partlU dl 

opposizione hanno la loro 
parte di responsabilita. ma 
queste sono diverse, qualitati-
vamente diverse dalle respon
sabilita che non possono non 
essere attribuite ai partiti 
che sono stati al governo 

E' vero, risponde Sciascia. 
che use i govern! non aves-
sero fornito tanti cattivi e-
£empi. la protesta sarebbe 
piu contenuta. meno rilevan-
te. Perd le sinistre devono 
chiedersi anche perche non 
sono riuscite ad assorbirla 
loro. questa protesta». Amen
dola invita il suo interlocu-
tore a considerare che dai 
dopoguerra a oggi molte co
se sono cambiate: il movi
mento operaio si e organiz-
zato ed e diventato determi-
nante in molte scelte. le si
nistre sono divenute piu for 
ti. Noi comunisti abbiamo 
compiuto un'opera di svilup
po democratico; si tratta dl 
consolidarla. 
- Sciascia obietta ' che nel 
Sud «vi e stata una selezio-
ne inversa della classe diri
gente alia quale non si e 
sottratto nessun partito », ma 
Amendola torna a sottolinea-
re che ben diverse sono le 
responsabilita di chi e stato 
al governo e di chi e rima-
sto airopposizione. «Certo. 
anche 1 comunisti hanno avu-
to qualche difficolta a sot 
trarsi a un ambiente inve-
stito dai trasformismo. Perd 
hanno reagito contro l'infe 
zione trasformista e hanno 
continuato a rappresentare In 
questi anni un altemativa al 
cattivo govemo e al sotto-
govemo». • • 

Partecipazione 
popolare 

' Sciascia: a La gente ha avu-
to la sensazione che il Par 
tito comunista, pur senza es
sere ufficialmente al potere 
condividesse di fatto le re
sponsabilita del potere*. 

Amendola: «Da che - cosa 
nasce questa accusa? Forse, 
dai fatto che ci siamo raf-
forzati, che siamo divenuti 
troppo gxandl perche si possa 
IM% .a meno dl noi. Biamo 

continuamente sollecitati a 
incontri clandestini, ad ap-
puntamenti segreti». 

«ET il gioco delle parti». 
dice Sciascia. a Non e cosl 
semplice ». replica Amendola 
e ricorda il carattere pesiti 
vo e costruttivo dell'opposi-
zione comunista. «Ci sono 
leggi che hanno bisogno del 
nostro contributo per poter 
passare. Penso alle Regioni. 
alia legge sui fitti agrari, ad 
altre riforme. Perd noi Mamo 
troppo gross! per rimanere 
sul pianerottolo. siamo trop
po forti per accettare un rap-
porto clandestino. Non ab
biamo nessuna intenzione di 
inserirci nella maggioranza 
attuale. sentiamo invece la ne
cessita di una chiarificazio-
ne. sentiamo il bisogno dl 
assumerci le nostre respon
sabilita. Vogliamo andare al 
governo per dimostrare pro
prio che siamo diversi. che 
possiamo fare le cose meglio 
e in modo diversoa. 

«L'arretratezza della sini
stra su certi problemi — di
ce Sciascia — deriva dall'in-
sufficienza della cultura. Cre
do che dovrebbe essere la 
cultura a produrre politica e 
non viceversa*. Amendola ro-
vescia il discorso: una vera 
politica non pud non essere 
un fatto culturale. Ma e la 
politica che determina le con
dizioni per lo sviluppo della 
cultura. Se la politica porta 
a un vicolo cieco, alia ditta-
tura, al fascismo. crea condi
zioni negative per la cultu
ra. Al cor.trario. se la politica 
conduce alia espansione del
la partecipazione popolare, 
alia democrazia. pemette il 
pieno sviluppo della cultura, 

Amendola respinge netta-
mente la ipotesi della cosid
detta «repubblica concilia-
re* che Sciascia attribuisce 
ai comunisti: «Noi non vo
gliamo affatto scavalcare 1 so
cialist! nel dialogo con la 
DC. ne desideriamo inserir 
ci nella maggioranza attua 
le. Quando dico che noi co
munisti vogliamo - assumerci 
le nostre responsabilita voglio 
dire che faremo In modo 
che all'opposizione ci vada 
almeno una parte della DC; 
vogliamo costituire, insomnia. 
una nuova maggioranza, nel
la quale t Moeaaaxia una 

componente cattolica. Tutto 
questo non e'entra con la re
pubblica conciliare e non e 
affatto una politica basata 
sulle strizzatine d'occhio fra 
noi e la DC ». La nostra pro-
spettiva e quella di un rin-
novamento profondo della 
societa italiana nella direzio
ne del socialismo, «un m o 
dello di socialismo diversoa 
da quello scaturito da altre 
condizioni ed esperienze sto-
riche. 

II movimento 
antifascista 

La domanda finale e: «Do
ve porta il tentativo dl re-
staurazione culturale?» Per 
Sciascia «il fatto che esista 
anche in Italia, come !n Fran-
cia. una destra che scrive dei 
libri e 11 legge. non e un fat
to negativo*. Egli non vede 
«un vero pericolo della de
stra. nel senso di un fasci
smo che possa arrivare al pa 
tere. Tutto sta nel comporta-
mento della DC: se la DC 
perde la testa, allora esisto-
no seri pericoli; se la DC non 
perde la testa, allora ci sara 
solo una destra meno creti-
na di prima*. 

«I1 fatto e che la restau-
razione culturale di oggi — 
osserva Amendola - non pre 
senta una destra meno stu-
pida, ma anzi riesuma tutte 
le vecchie posizion!. senza a-
deguamenti. Quella destra ave 
va una funzione precisa sot-
to il fascismo. cne non era 
soltanto un fenomeno di vio-
lenza, ma un fenomeno che 
corrispondeva. sotto tutti gli 
aspetti. anche cultural!, al 
suo tempo. Cid che e assur-
do e che questa destra sia 
riesumata adesso. Comunque 
il pericolo non sta tanto in 
queste manifestazioni, ma 
neU'atteggiamento che assu 
mera la DC. se essa conti-
nuera a spostarsi - a destra. 
Ma voglio ricordare — con
clude il dirigente comunista 
— che in Italia c'e sempre 
un grande movimento antifa
scista, e c'e la forza combat-
tlva dl un partito come quel
lo oomunlitaa. 

teria di residenza e di movi
mento degli africani. 

Negli ultimi dieci anni. no-
vecentomila africani sono sta
ti estromessi dalla ezona 
bianca » e trasferiti d'autori-
ta nelle riserve, nel quadro 
di tre programmi ufficiali: la 
<t eliminazione delle macchie 
nere » (cioe. le comunita afri-
cane insediate da lungo tem
po). l'espulsione delle «ap-
pendici superflue » (i familia 
ri degli africani che vi presta-
no la loro opera) e il trasfe-
rimento dei « non produttivi » 
(i disoccupati). Le leggi sulla 
residenza e quelle sul movi
mento degli africani operano 
nella stessa direzione. Ogni 
africano che risieda in citta, 
anche quando vi sia nato. o 
vi si trovi da decenni. perde il 
diritto di restarvi se se ne 
allontana anche solo per due 
settimane, o se accetta un im-
piego esterno; non puo ospita-
re presso di se visitatori, nep-
pure se si tratta dei piu stret-
ti familiari, se non entro il 
« tempo-franco » di 72 ore. 

Senza mandato e «in qual-
siasi ora del giorno e della 
notte >. la polizia puo entrare 
in qualsiasi locale' per con-
trollare eventuali trasgressio-
ni. I c colpevoli > (presunti ta
li. fino a prova contraria) so
no deportati a loro spese in 
una riserva designata dalle 
autorita che puo non essere 
quella in cui hanno la loro 
casa e i loro familiari (non 
vi e liberta di movimento nep-
pure tra una < riserva» e 
l'altra). Ma anche se un afri
cano non si e mai mosso dal
la citta e non ha violato alcu-
na legge, puo, in definitiva, 
essere estromesso dalla c zo
na bianca »: e sufficiente che 
le autorita lo dichiarino < ban
tu in soprannumero * rispetto 
ai loro programmi. 

Chi viene nella « zona bian
ca > al mattino per Iavorare 
(come fa il quaranta per cen
to dei maschi attivi delle ri
serve) deve lasciarla al tra
monto, pena un'ammenda. il 
carcere o la deportazione in 
una riserva sconosciuta. In 
base al sistema white by night 
puo essere in ogni caso estro
messo al tramonto dalla citta, 
anche se non sono scadute le 
fatali settantadue ore. II la
sciapassare (Reference Book) 
consente di verificare in qual
siasi momento le infrazioni. 

Ancora cifre, e delle piu 
eloquent! emergono da un 
dossier dell'ONU. Gli africa
ni pagano le tasse sui redditi 
superiori ai 360 rand (un rand 
e pari a circa 860 lire) men-
tre per i bianchi la soglia e 
di 750 rand se celibi. di mille 
se coniugati; pagano inoltre 
un'imposta fissa e una «lo
cale » per capanna o unita di 
abita zione e non beneficiano 
di sgravi fiscali per carichi 
di famiglia: le tasse sono de-
dotte direttamente dai salari. 
senza possibilita di rimborso. 
H quotidiano Star di Johan
nesburg calcola che le spese 
pubbliche del governo centra
le e di quelli provinciali per i 
bianchi siano circa sedici vol
te superiori a quelle per i 
* non bianchi >. I bianchi sono 
presenti nelle profession! Iibe-
re. nei posti direttivi e tecni-
ci nella proporzione del 18.5 
per cento, gli africani in quel
la deH*1.7 per cento. Sono U-
tolari di certificati e diplomi 
di istruzione secondaria il 18.9 
per cento dei bianchi contro 
lo 0,1 per cento degli africani. 
In fatto di salari. la deputa-
tessa Helen Suzman calcolava 
nell'aprile del 1969 un divario 
en ell'ordine del quattrocento 
per cento >. Reddito medio 
mensile nello stesso anno: 
bianchi 95 rand, africani 7 
rand. Muoiono di denutrizione 
due bambini africani e un co
loured ogni trentacinque mi-
nuti, muoiono prima dei cin
que anni meta dei bambini 
nati nelle riaerre. 

Nel 19G8. e'era in tutto il 
paese un solo ingegnere afri
cano. Nel 1969, gli studen-
ti universitari bianchi erano 
68.549. quelli africani 3911 (dei 
quali 2144 per corrisponden-
za). Ed e in questo settore, 
come in quello del matrimonio 
e dei rapporti « internaziona
li » che il razzismo dei legi
slator! di Pretoria sfiora la 
follia. L'Anti-Apartheid News 
(Londra. febbraio 1968) nota 
che gli studenti di medicina 
« non bianchi * non possono 
esaminare pazienti bianchi, ne 
sezionarne i cadaveri, e nep-
pure assistere all'autopsia di 
un bianco. La legge punisce 
un africano che insegni gra-
tuitamente a leggere e a scri-
vere ai suoi fratelli, un bian
co che insegni ai suoi dome
stic! africani, un ministro del 
culto che insegni ai suoi par-
rocchiani. 

Per un bianco e un «non 
bianco» e illegale prendere 
una tazza di te insieme in un 
pubblico locale « a meno che 
non abbiano ricevuto una spe-
ciale autorizzazione ». E' pu-
nibile con un'ammenda. la de-
tenzione fino a tre e cinque 
anni e dieci colpi di frusta 
chi inciti un c non bianco > a 
sedersi sulla panchina di un 
parco o a servirsi in un uffi-
cio postale di uno sportello ri
servato ai bianchi, in sfida al
le leggi sull'aparfheid. E' pu-
nibile con la morte, in quanto 
«sabotatore >. chi, nel corso 

di una manifestazione antiraz-
zista, infranga la vetrina di 
un negozio o la finestra di 
un immobile. E. per finire, e 
considerata « comunismo > e 
punibile come tale « ogni dot-
trina o programma intesi a 
incoraggiare * sentimenti di 
ostilita tra le razze, per pro-
vocare mutamenti sociali nel
la Repubblica ». 

II « Comitato dell'ONU con
tro raparfneid» dedica in 
questi giorni una sessione spe-
ciale all'esame dei mezzi at
traverso i quali si puo contri-
buire dall'esterno alia liquida-
zione di questo stato di cose. 
Gia il mese scorso esso ave-
va indicato. tra questi mezzi. 
la pressione «sui governi e 
sugli interessi economici che 
continuano a collaborare 3ul 
terreno diplomatico, militare 
ed economic ».col jegime di 
Pretoria.- affihche pongano fi
ne a questa cooperazione. Cio 
che richiama un aspetto tut-
t'altro che secondario della 
questione: il legame stabilito 
dai razzisti sudafricani e dai 
fascisti portoghesi, loro stret-
ti alleati. con la destra euro-
pea (e italiana) dentro e fuo-
ri i partiti tradizionali, e con 
i gruppi sociali di cui essa e 
portavoce. Apartheid e rea
zione si danno la mano. An
che per questo. l'appello del
l'ONU non puo non avere una 
eco tra i comunisti e i demo-
cratici italiani. 

Ennio Polito 

UNA RIVISTA COMUNISTA 

Abruzzo d'oggi » 

E' significativo che, nel qua
dro delle difficolta (anche fi-
nanziarie) e dei ritardi con 1 
quali si deve misurare il par
tito nel Mezzogiorno, un Comi
tato regionale del PCI nel Sud 
abbia dato vita — ed m questa 
fase di particolare impegno 
politico — ad una rivista quin-
dicinale e che questo comi
tato sia quello dell'Abruzzo. 
Una regione, cioe, dove le for-
ze moderate e di destra hanno 
tentato di ripetere, anche se 
non negli stessi termini pro-
lungati ed esasperati e quindi 
anche se non con le stesse 
implicazioni, le esperienze del
la rivolta calabrese, 

Dai « fatti * del febbraio del 
"71 ad oggi c'e stata in Abruz-
oz una forte ripresa di lotte 
operaie (alia Monti, alia Mel-
vin Gerber, alia Siemens, alia 
Ace, con una partecipazione 
di primo piano delle masse 
femminili che sono state an
che protagoniste di una «erie 
di agitazioni nei quartieri e 
nelle frazioni delle citta di 
L'Aquila e di Pescara), lotte 
che hanno confermato come 
la realta della regione sia tra 
le piii drammaticbe. 

L'Abruzzo resta infatti una 
delle regioni piu povere di 
Italia e tra le piu colpite dalla 
emigrazione (in 10 anni 50 
mila abitantl in meno, svi
luppo abnorme del lavoro a 
domicilio. disoccupazione in-
tellettuale ecc) . A queste lotte 
ed a questa arretratezza ha 
fatto perd riscontro una pro
gressiva incapacita della clas
se dirigente di dare risposte 
adeguate. La DC si e confer-

mata, anche nella vicenda del
la lunga crisi regionale. non 
solo come una forza sostan-
zialmente antiregionalista, ma 
anche incapace di elaborare 
una proposta politica svinco-
Iata dalla pratica del cliente-
lismo e della corruzione, i 
pilastri del suo potere nell'in-
tera regione. Anzi, a livello di 
governo regionale, questo par
tito tenta di risolvere la crisi 
chiedendo al PSI una coper-
tura ad un programma che 
non ha nulla di rinnovato, 
non rompe con la vecchia tra-
dizione clientelare e non af-
fronta il nodo della realta 
abruzzese: un rapporto nuovo 
con il PCI e le masse popo
lari. 

In questa situazione, la pa-
rola d'ordine del PCI in A-
bruzzo e quella della sconfit-
ta della DC, sul terreno elet-
torale e sul terreno della mo-
bilitazione delle masse, della 
costruzione di una altemativa 
di sinistra alia crisi sociale e 
politica di cui soffre la Re
gione. Di questa mobilitazkme, 
« Abruzzo d'oggi * e uno stru-
mento essenziale, proprio per
che la sua uscita costituisce 
una conferma della netta ri
presa del partito nella regio
ne, dell'approfondimento dei 
suoi rapporti di massa, del-
l'adeguamento dei suoi mezzi 
per fare politica e costituisce 
anche, come ha scritto il com
pagno Longo nel saluto a! co
munisti abruzzesi pubblicato 
sul primo numero, « uno stru-
mento di unita per quant! vo-
gliono la rinascita ed il pro 
gresso della regione *. 
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