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La selezione nella scuola italiana 

I I DIRITTO 
ALLO STUDIO 

Una presa di coscienza e una analisi approfondita per cogliere 
il significato profondo del principio costituzlonale, 

Pubblichiamo tin articolo dell'architetto professor Giuseppe Samona, che k stato 
per oltre venti anni preside dell'lstituto universitario di architettura di Venezia 
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. Penso che per impostare 
correttamente un esame del-
la situazione della scuola 
nel nostro paese si dcbba 
partire dalla affermazione 
netta che tutto il complesso 
dello iniziative riformisti-
che attuate, o piu spesso so
lo progettate, dai governi 
degli ultimi quindici o venti 
anni e stato solo un tenta-
tivo insufficiente di rispon-
dere a spinte sociali sempre 
piu forti rivolte al settore 
della cultura per rivoluzio-
narne dalla base i mecca-
nismi di formazione in crisi. 
E cio perche la crisi non 
era e non e, in verita, del 
settore della scuola soltan-
to, ma si inquadra in un pro-
cesso di trasformazione di 
struttura generale della no
stra societa, di cui e man-
cata ai governi la capacita 
di comprendere in tempo la 
portata e di valutarne le 
prospettive future. 

Questa situazione di ina-
deguatezza e particolarmen-
te evidente nel settore della 
scuola dell'obbligo, dove, 
malgrado si sia cercato di 
praticare ampie riforme se-
condo piani virtualmente 
preordinati, le realizzazioni 
presentano macroscopiche 
carenze involutive sia di me-
todo sia di contenuto. 

In - primo luogo, e una 
grossa incongruenza, se non 
addirittura una mistifica-
zione, quella di fissare la 
durata degli studi obbliga-
tori sul traguardo parziale 
del quattordicesimo anno di 
eta piuttosto che su quello 
della conclusione dell'inte-
ro ciclo, fino a maturita 
raggiunta. Si pud dire che 
la scuola dell'obbligo, per i 
tempi del suo svolgimento, 
rassomiglia a una specie di 
servizio militare avanti let-
tera, e di piu lunga dura
ta; con la differenza che nel 
servizio militare le classi di 
leva, conclusa la loro fer-
ma, raggiungono per lo piu 
una media capacita tecnica 
nell'uso delle armi, mentre 
nella scuola - dell'obbligo 
centinaia di migliaia di ado
lescent! non arrivano a con-
quistare una pur minima 
autonomia di giudizio criti-
co. In secondo luogo, i cri-
teri didattici, che pur pre-
tendono di essere innovato-
ri (e che solo in qualche 
raro caso, per la presenza di 
maestri o professori illumi-
nati, lo sono in parte), nella 
pratica corrente appaiono 
ancora legati alia vecchia 
concezione gerarchica ed au-
toritaria della scuola clas-
sista., 

L'ambiente 
sociale 

Si fa lezione e si operant) 
selezioni con esami legati ai 
soliti schemi verbali di do-
manda e risposta; anche nei 
casi in cui intervengano 
criteri piu funzionali la 
maggior parte degli inse-
gnanti li praticano senza 
una adeguata preparazione 
e in forme del tutto este-
riori per mancanza di inti-
mo convincimento; cosi i ri-
sultati tornano ad essere 
quelli di qualsiasi sistema 
autoritario. In terzo luogo, 
non si analizza abbastanza 
l'ambiente sociale - da cui 
provengono gli alunni. Ogni 
adolescente darebbe il me-
glio di se, qualora si tenes-
se conto dell'ambiente urba-
co e familiare da cui pro-
viene e si riuscisse a rap-
presentargli i contenuti che 
pud gradatamente assimila-
re. Solo cosi, senza ricorre-
re a metodi selettivi spesso 
addirittura grotteschi, si po-
trebbe portare il giovane a 
un grado di maturita e di 
autonomia di giudizio suffi-
ciente perche possa sceglie-
re l'indirizzo di lavoro con-
•eniente alle sue capacita. 

Invece, ecco che nei pri-
,' mi cinque anni della scuola 
j elementare gli alunni sono 
riprovati a centinaia di mi
gliaia (500 mila su 4 milioni 
e 500 mJa nel 1907) e al-
trettanto, in proporzione, 

' nella scuola secondaria (220 
•mila, su un milione e 800 
mila). Si tratta spesso, na-
turalmente, di ragazzi delle 
classi meno abbienti, che, 
riprovati, non possono con-
tinuare a studiare e vanno 
alia ricerca di un lavoro. 
Essi si presentano a scuola 
nelle condizioni oggettive 

' per trovarsi in stato di in-
feriorita rispetto ai loro 

; coropagni (e si sa che molli 
t finiscono in classi differen-
> ziali prima ancora di aver 
• modo di superare il loro 
' handicap di partenza e di 
'. mettere a prova le loro do-
• ti potenziali). D'altra parte, 
.' sono proprio qucsli ragazzi 
• che non trovano in famiglia 
; l'ambiente adatto di cui go-
« dono,. invece, quelli . delle 
', classi privilegiate: la situa-
' done di scarso alfabetismo 
1 dei familiari, lo spazio ri-
' 4otto in cui vivono, rendono 

estremamente precaria e 
difficile l'applicazione agli 
studi e la loro prosecu-
zione. 

Cosi, inolti abbandonano 
la scuola dell'obbligo anco
ra prima di aver concluso il 
suo ciclo unitario. E' risa-
puto che un numero consi-
derevole di ragazzi al di so-
pra dci 14 anni, coinvolti 
con le famiglie neU'impo-
nente processo di urbanizza-
zione in atto, non avendo 
superato gli esami prescrit-
ti per completare la scuola 
dell'obbligo, cerca lavoro in 
quelle forme di sottoccupa-
zione proprie della citta, 
nelle quali e richiesto solo 
un minimo di istruzione 
senza alcuna ulteriore qua-
lifica. Questo fenomeno si 
verifica in modo imponente 
soprattutto con i ragazzi di 
famiglie provenienti dalle 
aree depresse del Meri-
dione. 

E non basta. Un altro 
aspetto della crisi e la stra-
tegia dei ruoli occupazio-
nali a cui sono interessati 
coloro che, finalmente aven
do completato il ciclo degli 
studi obbligatori, trovano 
aperti alcuni tipi di scuole 
tecniche in cui prevale de-
cisamente l'indirizzo impo-
sto dalle grandi industrie: 
in questa fase, si constata 
facilmente che i giovani 
prowisti di un diploma ge-
nerico come quello della 
scuola dell'obbligo diventa-
no strumenti di un nuovo 
tipo di selezione. Teorica-
mente essi dovrebbero avere 
la capacita di giudicare au-
tonomamente sull'indirizzo 
da scegliere per la propria 
attivita professionale; ma 
trovandosi in situazione fi-
nanziaria disagiata (come 
quasi tutti quelli che pro
vengono da famiglie di la-
voratori) sono costretti ad 
accettare occupazioni tecni
che in molti casi non cor-
rispondenti alia loro reale 
vocazione. 

Insomma: lo sviluppo del
la scolarita, che dovrebbe 
essere un fenomeno positivo 
nella generale trasformazio
ne delle strutture sociali, ri-
vela tutte le carenze di un 
processo riformistico che ha 
scarse proposte da fare, nel 
contenuto e nel metodo, e 
si presenta nella ambigua 
veste di un progressismo ge-
nerico o di una innovazione 
meramente quantitativa. La 
scuola dell'obbligo tende, in 
realta, al rafforzamento del-
l'ordine sociale esistente: lo 
dimostra l'uso di metodi di
dattici ancora legati nella 
forma e nei contenuti alia 
cultura borghese; e lo dimo
stra, con altrettanta gravi-
ta di conseguenze, la pro-
pensione a rimodellare lo 
studio secondo una divisio-
ne sociale del lavoro dettata 
quasi soltanto dalle esigenze 
della produzione. 

Eppure, dietro questa fac-
ciata, molti pretendono di 
vedere inesistenti benefici, 
frutto magari di opportuni 
emendamenti (i discorsi 
svolti dal progetto '80 dimo-
strano, in tal senso, un ti-
pico ottimismo). Ma si tratta 
di . interpretazioni illusorie, 
anche quando sono in buona > gativa e schematica (come 

gnarsi per produrre. 
Solo partendo da una pre

sa di coscienza delle situa-
zioni suesposte, e da una 
analisi approfondita di esse, 
si potra cogliere il signi
ficato globale di quel « dirit
to alio studio > che e sancito 
dalla Costituzione, ma che 
solo molto tardi e stato as-
sunto come principio basi-
lare delle richieste di mu-
tamento profondo dell'istru-
zione. Anche sotto questo 
profilo, la scuola dell'obbli
go e uno dei tanti camuf-
famenti per soddisfare la co-
stituzionalita di un princi
pio, che invece, nella sua 
forma concettuale e opera-
tiva compiuta, e ben lontano 
dall'essere realizzato, e che 
rappresenta una battaglia 
ancora aperta delle sinistre 
italiane. 

Ho lasciato volutamente 
pochissimo spazio ai proble-
mi deH'Universita, anche se 
sono quelli a cui si riferi-
sce la mia personale espe-
rienza di lavoro. La ragione 
e che nessun discorso sul-
l'Universita puo avere un 
minimo di coerenza se non 
muovendo dalla considera-
zione dei precedenti tempi 
dell'attivita scolastica e del
la loro collocazione nella so
cieta. Si parla tanto, e spes
so a sproposito, di univer
sity di massa: in realta 
l'universita attuale e solo 
una istituzione inflazionata, 
che risente di tutti gli squi-
libri della scuola seconda
ria e ne eredita le carenze 
di contenuto e di metodo. 
Fino al raggiungimento di 
una riforma globale, che 
estenda di fatto il diritto al
io studio anche all'istruzio-
ne superiore, l'universita e 
destinata ad essere, tutt'al 
piu, un luogo di parcheggio 
per giovani in attesa di oc-
cupazione, con la prospetti-
va di un titolo di studio 
ormai declassato o con l'al-
ternativa di una specializza-
zione riservata ai piu ab
bienti e quindi - discrimina-
toria. 

Universita 
di massa 

Tocchera, nei prossimi 
anni, alle sinistre e al Par-
lamento il compito di defi-
nire i lineamenti-quadro di 
una normativa che operi 
l'indispensabile collegamen-
to fra una virtuale universi
ta di massa e le esigenze 
cultural! di una societa av-
viata irreversibilmente a 
profonde trasformazioni di 
struttura. E' chiaro che in-
tanto, nei tempi brevi, l'ac-
cento dovra battere sul sol-
lecito reperimento di fondi 
idonei alia creazione di at-
trezzature finalmente rinno-
vate, moltiplicate e tecnica-
mente piit adatte, per rime-
diare gradualmente e par-
zialmente (se non e gia 
troppo tardi) alle forme in-
flazionistiche dell'universi-
ta tradizionale. 

E' appena il caso di dire 
che la risposta a problemi 
di tanta gravita non potra 
e non dovra essere sbri-
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fede, del tutto disancorate 
dalla con ere t a realta sociale 
del paese. In una situazione 
come quella che ho cercato 
di illustrare, i legislatori 
rischiano facilmente di ca-
dere in forme di pseudo-
moralismo, che difendono 
solo in apparenza la piena 
liberta di scelta di ogni 
cittadino sui modi di impe-

lo e stata tanta parte delle 
reccnti proposte di riforma) 
ne tanto meno, legata a for
me di « restaurazione », co
me quelle che in modo piu 
o meno latente il governo 
sembra aver avuto in ani-
mo di attuare negli ultimi 
tempi. 

Giuseppe Samona 

Pionieri dell'altipiano, contadini di grandi fotforie di Stato, sono gli stessi che spinsero i cannoni sulle cime rocciose 
e annientarono la guarnigione francese - Una comunita socialista che nasce sulle montagne delle tribu nomadi 

La trebbiatura in una fattoria di stato del Vietnam del Nord 

Dal nostro inviato 
HANOI, marzo 

Uscire da Hanoi, fare un 
viaggio verso il sud. testimo-
niare quanto i laconici e spu-
dorati bollettini dell'USA Air 
Force definiscono « bombarda-
menti di difesa», dire gli ef-
fetti di una azione sistemati-
ca che sta rendendo intere 
zone, foreste, risaie, villaggi, 
uno squallido paesaggio luna-
re. Constatare come il paros-
sismo genocida non riesca ad 
avere ragione di un popolo 
che ha gia vinto, con il suo 
spirito indomito, con la forza 
della sua causa. E* la prima 
cosa che ho chiesto ai viet-
namiti. Mi hanno risposto 
che «e meglio attendere, e 
troppo pericoloso, non man-
chera roccasionew. 

Abbiamo intrapreso, allora. 
un viaggio verso il «nord-
ovest». lungo la strada che 
si snoda da Hanoi verso Hoa 
Binh. accompagnando 11 corso 
del Fiume Nero, tra campi di 
riso degradanti a scalinata fi
no alle rive limacciose di una 
delle piu grosse vene del 
grande delta, per lnerpicarsi 
poi, quasi repentinamente. ver
so la cordigliera di montagne 
che separa il Vietnam dal 
Laos. 

Nord-Ovest: un nome che 
ha acceso la fantasia e l'en-
tusiasmo di migliaia di giova
ni quando negli anni sessan-
ta fu lanciata Tidea di met
tere a coltura quelle «teire 
verginin abbandonate da se-
coli, percorse da qualche tri
bu nomade di «Meo» dediti 
alia caccia. punteggiate da 
rari villaggi di gente a Thai», 
sparsi nella boscaglia nei pun-
ti dove il clima sub-tropicale 
permette, ancora in condizio
ni primitive, di strappare al
ia terra un poco di riso. di 
mais. di tapioca. . 

Abbiamo preso la strada del 
nord-ovest perche giustamen-
te, ci dicono i compagni viet-
namiti. non stiamo conducen-
do una sola guerra. quella 
crudele e cruenta contro lo 
aggressore americano. ma piu 
battaglie alio stesso tempo. 
Ci sono le bombe dei B 52 e 
dei Phantom e lo stillicidio 
dei giovani e dei quadri mi-
gliori impegnati nella guer
ra — essi spiegano —. Ma c*e 
anche la battaglia che abbia
mo intrapreso fin dalla libe-
razione contro l'arretratezza, 
la natura, le supcrstizioni e 
il corso storico che nelle con
dizioni feudal! prima, colonia-

liste pol, spmgeva le »enti ad 
ammassarsi nelle regioni pia-
neggianti del delta, alia ricer
ca di qualche « mau» di ri-
saia, anche se taglieggiate da 
mandarinl, coloni. legionari. 
doganieri e amministratori. 

La jeep sale a fatica lungo 
una strada che ancora qual
che anno fa era un sentiero. 
strappato quasi con le mani 
ai costoni di roccia. dai com-
battenti di Dien Bien Phu. La 
tomba del colonialismo fran
cese e al di la di queste mon
tagne. La strada e stata allar-
gata e asfaltata in gran fret-
ta da brigate di volontari e 
di giovani quando negli anni 
'60 occorrevano piu linee di 
scorrimento per permettere ai 
convogli di sfugsire ai quoti
dian! e massicci bombard a-
menti americani. Paesl, vil
laggi. installazioni. ne recano 
tuttora le tracce. 

Le case in muratura che co-
minciavano a prendere il po-
sto delle capanne di bambu 
e di paglia. a partire dal '54 
— l'anno della vittoria e del-
l'indipendenza — sono ora 
macabri ruderi, sventrate dal
le bombe. affumicate dal na
palm. Non sempre e'e stata 
la possibilita e il tempo per 
ricostruirle. I rifugi. le trin-
cee. le postazioni antiaeree 
che si scorgono tra le casette 
e le baracche erette in gran 
fretta con il bambu per ri-
dare un tetto alia popolazione 
colpita, sono la piu efficace 
spiegazione di questa condi-
zione. La guerra e presente 
ovunque e non smetti mai di 
meravigllarti deU'atmosfera 
di online, di calma, di nor
mality che comunque domina. 
In qualsiasi momento, da die
tro le montagne possono ar-
rivare i bombard ieri ameri
cani. . 

La bomba 
amerirana 

Nel villaggio dove faccia-
mo tappa. quasi sul bordo 
della strada. ci sono i rot-
tami d! un PI americano, ab-
battuto dalle mitragliere del
la milizia locale. Li hanno la-
sciati 11, ammonticchiati, a 
dimostrare che i nuclei di 
autodifesa. uomini, donne. ra
gazzi, hanno appreso bene a 
colpire: la mitraglia e il fu-
cile sono divenuti lo strumen-
to che li accompagna nel la
voro dei campi. come la zap-

pa, il bilanciere, il secchiello 
che travasa l'acqua da un 
camno all'altro di riso. 

Pochi giorni fa ad Hanoi, 
visitando il museo storico, 
ho visto i grandi tamburi di 
bronzo sui quali le popola-
zioni dei villaggi battevano 
l'allarme • quando arrivavano 
le orde mongole. Ora al cen-
tro del villaggio e'e l'involu-
cro di una bomba inesplosa 
americana, appesa ad un ru-
dimentale cavalletto di legno, 
a mo* di campana. E sara co
st fino all'altopiano: di que
ste « campane» gli america
ni ne hanno distribuite a suf-
ficienza per , tutti 1 villaggi 
vietnamiti. 

L'altopiano del nord-ovest, 
eccolo: come una immensa 
arena che si estende per chi-
lometri, circondata da colli e 
picchi simili a faraglioni che 
si levano in un mare di pian-
tagioni di te. Qui e'e una del
le piu grandi fattorie di sta
to del Vietnam del nord. Si 
presentano degli uomini ab-
bronzati: ! pionieri. Vengono 
dal sud. si sono installati qui 
dono Dien Bien Phu. Avevano 
spinto a spalla i loro canno
ni sulle cime rocciose per ro-
vesciare il fuoco contro i fran-
cesi. Ora tornavano contadi
ni. Arrivando al villaggio cen-
trale di bambu e pannelli di 
argilla abbiamo visto, come 
fantasmi su un insesuirsi di 
dolci alture, macerie. case. 
capannoni. stalle e il primo 
nucleo in muratura della fat
toria costruito agli inlzi de
gli anni *60... 

Poi sono venuti gli aerei 
americani. E' fatica portare 
mattoni, cemento. calce quas-
su. Ma la fattoria deve con-
tinuare a vivere, non solo, de
ve estendersi, svilupparsi. E 
allora, di nuovo: pascoli. or
dinate e pittoresche pianta-
gion! di te. colture di mais. 
qualche risaia e sui declivi 
mandrie di vacche pezzate 
hianco-nere hanno preso il 
posto del bufalo che nel Viet
nam fa parte integrante del 
paesaggio. Se non fosse per 
la flora tropicale che ci cir-
conda e per Tarchitettura dei 
villaggi basata su ingegnosi 
e leggeri intrecci di bambu, 
si potrebbe avere l'impressio-

'ne di trovarsi nel cuore di 
un paesaggio delle nostre 
Alpl. 
' Battere il tempo, passare 

dalla coltura familiare a quel-

1 1a su grande scala modema 
meccanizzata e industrializza-
ta e il compito degli uomini 

Gli amori segreti di Raffaello e la Fomarina » nelle incisioni esposte a Roma 

Ironia e gioco di Picasso 
Una parte dello straordinario ciclo di disegni erotici creati tra il 29 agosto e il 7 settembre 1968 - II divertimento dell'ar-
tista nel ripercorrere il proprio itinerario e nel rivedere se stesso «rosa», «blu», cubista, pompeiano, surrealista, realista 

•" Deve essere capitato a Pi
casso ottantenne uno di quei 
miracoli di natura di cui 
scrisse Giuseppe Gioacchino 
Belli per Giuseppe vecchio 
falegname stanco al quale 
carifiori la punta al baston-
cello* vicino a «quel pezzo 
di paciocca* di Maria giovi-
netta. Per convincersene bi-
sogna andare a vedere le in
cisioni della serie Gli amori 
segreti di Raffaello e la For-
narina che sono piccola parte 
di uno straordinario, esilaran-
te ciclo erotico di 347 inci
sioni presentato in prima, a 
Parigi, nel 1968, dalla Galle-
ria Leiris. 

Gli amori di Raffaello sono 

Eresentati. a Roma, dalla gal-
:ria Anthea (via di S. Eu-

stachio 1, Pantheon) con una 
introduzione dl Giuseppe Sel-
vaggi e con rinterpretazione 
lirica di Rafael Alberti che 
porta' al piu alto grado di 
godimento ironico e gloioso 
la vtolone delle Incisioni. 

I personaggi che Picasso fa 
agire sono tre piu uno: Raf
faello la cui fama storica di 
gran pennello e celebrata con 
« humour », la Fomarina che 
e un corpo continente inesau-
ribile. Papa Giulio II col suo 
strano sguardo di tartaruga 
tra i paramenti di gala, e il 
malinconico Michelangiolo un 
po' «guardone» e un po' 
smanioso. Naturalmente' Pi
casso si diverte e fa divertire 
con una gratia da pittore va-
scolare greoo. Anzi, lo stile 
greco ironizzato di cui si ser
ve con sapienza e leggerezza 
grafica crea, per un istante, 
l'illusione culturale che, per 
la pittura occidentale, non ci 
siano stat! secoli di cristia-
nesimo. 

Picasso disegnft 347 incisio
ni tra il 29 agosto e il 7 set
tembre 1968: difficile dire 
quante migliaia di metri svi-
luppi questo disegnare Inin-
terrotto, certo e che Picauo 
mentre rltrova la vlU riper-
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corre tutta la sua ricerca di 
pittore. 

Nella serie erotica Picasso 
Ironizza su se stesso e sulla 
propria vecchiaia: si rivede 
«rosa», «blu», cubista, gre
co e pompeiano, surrealista, 
realista, classicista, spagnok) 
alia maniera di Velazquez e 
di Goya e, soprattutto, di 
Picasso inarrivato sinfonista 
di maniere. Ci6 che conta, 
sembra dire disegnando, e la 
verifica sulla vita e sulleros 

E* per forza di ironia che 
Picasso rltrova la tipicita del 
segno e dell'immagine e da 
questo ciclo egli non abban-
donera piu il punto di vista 
ironico: sembra essersi spenta 
in lui la forza tragica, sem
bra crescere il gusto del sor-
riso e del lirismo sulla gio-
vinezza. Che Picasso abbia 
ritrovato la sua energia d'im-
maglnazione nel ciclo erotico 
e provato non dal aoggetto, 
ma dalla fantastic* ricchezza 
d«l suo dlaegno che rietoe a 

fare una foresta di un seme, 
a variare senza stancarsi e 
senza stancare un soggetto 
solo che un altro artista, for-
se, - avrebbe esaurito in non 
piu di diect immagini. 

Nei oonfronti dell'antica 
tecnica deU'incisione Picasso 
si comporta piu da disegna-
tore che da tecnico: quando 
comincia una lastra, credo, 
pensa piu airimmagine in 
quanto essa ha di piu awen-
turoao che alia materia e al
ia specificita del mezzo che 
usa. L'inciskme non e altro, 
per lui, che la possibilita.di 
moltiplicare 11 disegno. 

Un'osservazlone va fatta sul 
grottesco Giulio n di queste 
immagini: e l'ennesima incar-
nazione di un tipo di vecchio 
che da molti anni sta a guar-
dare II mondo, nella pittura, 
sia che ne animi conflitti e 
giochl sia che non abbia al
tro ruolo che quello di go-
deral lo spettaook). Forte, 
questo veocluo • P lcwo , • 

soltanto la parte vecchia di 
lui," quella che lo stesso pit-
tore sente essere scivolata in 
un altro tempo. Questo vec
chio e un po* sempre la fi-
gura necessaria perche scatti 
il gioco, l'ironia, il sorriso. 
Non e mai un vecchio vio-
lento, e lascia la - scena ai 
giovani erotici, a una folia di 
personaggi che riportano al 
primo piano tutte le passkmi 
e i vizi umani 

Avranno le loro ragionl sto-
riche e di vita quanti pense-
ranno che non e tempo e luo
go di sorridere alia maniera 
di Picasso. Eppure, questa 
chiave deU'ironia che il «mo-
stro sacron Picasso ci conse-
gna dopo aver preso graziosa-
mente in giro il «mostro sa-
cro » Raffaello, sari bene con-
servarla per una delle tante 
port* dell'esperienza che un 
giomo non rlusciremo ad 
aprire. ' 

- Dario Micacchi 

e dei giovani dell'altopiano 
del nord-ovest. 

Costruire su «terre vergi-
ni» e piu facile e piu sempli-
ce con uomini nuovi, con pio
nieri dall'esperienza e dalla 
saldezza morale e politica dei 
combattenti di Dien Bien Phu, 
con i giovani carichi di entu-
siasmo e di una fiducia ac-
cresciuta in un clima di lot-
ta che ha del leggendario? 
Lo chiedo a Phan Viet Su, 
il segretario del partito della 
regione. Mi guarda con l'aria 
di chi non puo sinceramente 
nasrondere la soddisfazione 
per il riconoscimento dei me-
riti. della propria gente, pe-
iro... «vedl, ci sono tante co
se da fare». Lo sguardo si 
fissa sul plastico di gesso su 
cui e costruito in miniatura 
quel che e'e e quel che do
vra esserci per realizzare que
sto compito. . , 

« Siamo 
aWinizio » 

Usciamo: inutile parlare su 
oggetti di gesso. La realta: 
la fattoria si distende su qua
si dieci chilometri di strada 
costruita dagli stessi contadi
ni. Una unita economica di 
oltre 6.000 ettari. piantagioni 
di te che danno un raccolto 
di quasi 5.000 tonnellate al-
l'anno. un allevamento di cir
ca 3.000 vacche lattifere: incro-
ci tra animal! locali e olan-
desi. un esperimento che ha 
dato buoni frutti. C'e un es-
siccatoio per il te. Cina ed 
URSS hanno fornito le mac-
chine. C'e una fabbricchetta 
per concentrare e inscatolare 
il latte. Lamiera sovietica e 
macchinari cinesi. Cinesi, so-
vietici e cecoslovacchi 1 trat-
tori ed i camion, la scuola, 
l'asilo, 1'ospedale. 

Giriamo fino a sera. Nei 
villaggi si accendono le luci: 
4 gruppi elettrogeni danno la 
corrente a 5.000 persone. Cre
do di non aver provato mai 
in maniera cosi netta la sen-
sazione che veramente la sto-
ria pu6 fare salt! di secoli 
in pochi anni, se sospinta dal
le idee e daU'ansia di libe-
razione che anima questa 
gente. 

Per strada, il mattino, ho 
incontrato cacciatori Meo con 
la balestra e fucili arcaici. 
Hanno l'aria circospetta e so-
spettosa di chi non ha dime-
stichezza con la gente del bas-
sopiano. Vivono di caccia e 
si spostano da una cima al-
l'altra inseguendo la selvag-
gina. « Non li forziamo a scen-
dere e iavorare nella fatto
ria. Cerchiamo piuttosto di 
creare lentamente le condi
zioni ambientali che permet-
tano loro di ritirarsi in ag-
glomerati e villaggi nelle zone 
che loro continuano a prefe-
rire». Eppure ne ho visti an
che nella fattoria. A contatto 
con la civilta molti stanno 
scegliendo la convivenza, il 
lavoro stabile. 

Tra le capanne di una co
munita Thai, nell'abitazione 
del «patriarca» ultr?novan-
tenne del villaggio che siede 
al capotavola, come vuole la 
tradizione, ascolto il giovane 
segretario del partito che par-
la della nuova situazione del 
villaggio. «Qui vivevano pri
ma del 1954 250 persone. La 
mortalita infantile era del 
95 per cento. Ora nel villag
gio vivono mille persone. Le 
giovani vanno a partorire nel 
piccolo ospedale della fatto
ria. Le ragazze e i ragazzi 
lavorano nella azienda, vanno 
a scuola fino alia aettima 
classes. Integrazione e con
vivenza. Un mondo che cam-
bia e si trasforma, questa spe
cie di «comunita socialista» 
che e la fattoria e un tuffo 
nella civilta portata dai gio
vani del delta che hanno in-
vertito il corso storico dei lo
ro antenati. 
' I loro antenati l'avevano 
cercata secoli prima nella cor-
aa travafliata verao il flume 
e 11 mare. Loro sono venuti 
qoMrt, eon la sptnta del *o-

cialismo, a portarla sugli al-
tipiani abbandonati. «Siamo 
appena agli ;nizi — dice Phan 
Viet Su — la nostra fabbri-
chetta per inscatolare 11 lat
te e troppo piccola, artigia-
nale. Le staile sono inadegua-
te, il parco macchine ancora 
debole. La mentalita e il li-
vello culturaie della gente non 
ancora sufficientemente ade-
guatl ai compiti e alle ambi-
zioni che ci siamo posti per 
uscire rapidamente dall'arre-
tratezza. Lavoro duro, vita 
senza molti svaghi, senza le 
adeguate attrezzature per il 

tempo libero e le attivita cul-
turali che si vorrebbero crea
re per dare una vita piu con-
sona ai nostri princlpi e alle 
nostre aspirazioni». E' la giu-
sta valutazione critica di chi 
e e si trova dentro un pro
cesso di sviluppo di una real
ta che e stata sognata nelle 
vicissitudini di una delle piu 
terribili guerre colonialiste e 
ora si vede tarpare - le ali 
da una delle piu crudeli e 
criminose aggressioni dell'im-
perialismo. 

Franco Fabiani 
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