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Gli ideologi della«descolarizzazione» 

CHI HA PAURA 
DELLA SCUOLA? 
Le acrobatiche argomenfazioni sulla «morfe» del-
I'isliluto scolastico favoriscono il tentativo dell'indu-
sfria capitalistica di confrollare sempre piu la forma-
zione professionale e la selezione nell'accesso al lavoro 

L'argomcnto — o la mo-
da? — della «descolarizza
zione » e giunto anche da 
noi, importato da pedagogi-
sti a la page, tecnologi del-
l'educazione, editori specia-
lizzati, ecc. — un editore ha 
annunciato la pubblieazione 
di quattro libri sull'argo-
mento. Ma e giunta anche 
sull'onda di avvenimenti piu 
seri come il rapporto del-
l'UNESCO suH'istiuzione nel 
mondo e la traduzione di al-
cuni saggi del « padre » del-
la descolarizzazione, Ivan II-
lich (Distritggcrc la scuola, 
ed. Centro di documentazio-
m \ Pistoia, 1972, pp. 165 L. 
600, e Dcscolarizzare la so-
cictii, ed. Mondadori, 1972, 
pp. 183, L. 1400). 

Illich, a differenza di al-
tr i piu interessati e meno 
lucidi teorizzatori della 
c morte della scuola >, me-
r i t a ' rispetto e attenzione. 
Avviato a una brillante car-
riera accademica ed cccle-
siastica, sceglie di schierar-
si a fianco dei poveri del 
Sudamerica, fonda a Cuer-
navaca il famoso CIDOC, 
finche e costretto alio sta-
to laicale. 11 suo retroterra 
culturale — il * terzomon-
dismo », la matrice cattolica 
e la contestazione ecclesia-
stica — e il punto di riferi-
mento obbligato per una let-
tura critica dei saggi contro 
la scuola. Tradotto in lin-
guaggio meno sociologico e 
teologico, il suo pensiero si 
puo cosi sintetizzare. La 
scuola statale obbligatoria e 
lo strumento essenziale del
la societa dei consumi per
che trasforma in prodotti 
mercificati i valori del-
l'istruzione e dell'educazio-
ne, cioe in diplomi; e sem-
pre piu burocratica e repres-
siva; accentua le differenze 
t ra ricchi e poveri, conce-
dendo o negando il diploma, 
e determina la divisione so-
ciale in classi; fa pagare ai 
poveri il costo dell'istruzio-
ne dei ricchi e quindi la lo-
ro appropriazione di privi-
legi (il 10% della popolazio-
ne piu ricca ottiene died 
volte di piu di fondi pubbli-
ci per l'istruzione del 10% 
piu povero); convince i re-
spinti della loro inferiorita, 
determinando ii «sottosvi-
luppo» della fiducia in se 
e nella collettivita; concen-
tra la formazione culturale 
e professionale nel periodo 
giovanile, escludendo ogni 
possibility formativa in eta 
adulta. 

La scuola quindi, dice Il
lich, non e migliorabile, e 
uno strumento sbagliato di 
per se, svolge la stessa fun-
zione in tutti i paesi e siste-
mi sociali (fascisti, demo-
cratici, socialisti); non re-
sta che decretarne l'abolizio-
ne e lasciare l'istruzione al-
l'iniziativa privata del sin-
golo, offrendogli un venta-
glio di « possibilita ». Agli 
« imbuti » scolastici nei qua-
li vengono convogliati a 
forza un sapere preconfezio-
nato c una gioventu in via 
di addestramento al consu-
mo, occorre sostituire quat
tro « reti » di servizi cultu
ral!: il libero accesso agli 
oggetti educativi, siano essi 
in appositi spazi didattici o 
siano nei luoghi di lavoro; 
lo scambio di competenze e 
conoscenze; l'incontro di 
« uguali» interessati alio 
stesso argomento o ricerca; 
un annuario di educatori 
professionali cui ogni indivi-
duo potrebbe rivolgersi a 
seconda dei bisogni o inte-
ressi. A ciascuno, al momen-
to della nascita, dovrebbe 
essere concesso un * cre-
dito educativo » liberamente 
•pendibile 

Esigenze 
di fondo 

Se ci si dovesse limitare 
•11a Iettura e discussionc 
del libro, si potrebbe rapi-
damente concludcre che ci 
si trova davanti ad un'altra 
variante della polemica — 
di stampo cattolico-neoanar-
chico e terzomondista — da 
affrontare e respingere ci-
vilmente sul piano del di-
battito culturale. Non e, in-
fatti, proprio il caso di pren-
dere alia lettera le proposte 
di Illich, quanto piuttosto 
riconosccre che le sue idee 
esprimono alcunc csigcnze 
di fondo ben condivisihili, 
e cioe la neccssita di una 
istruzionc estesa a tutti che 
non sia fonte di pnvilcgio 
per pochi, di un'educazione 
permancnte c ricorrcnte, di 
un sapere personalmente e 
socialmente utile, di un rcn-
dimento sociale della scuo
la corrispondente allc spe-
se, di un controllo sociale 
sui fini e sni canali forma-
tivi. 

Ma, restando sul terreno 
piu propriamente scolasti
co, non si puo taccre come 
la proposta di una radicale 

Srivatizzazionc del sistema 
i istruzionc finirebbe, se 

fMlizzata. per favorire in 

nianiera ben piu marcata di 
quanto avviene oggi chi at-
traverso il suo ambiente so-
cio-familiare, direttamente o 
indirettamente, potesse ac-
cedere facilmente al sapere 
e alia cultura, e dannegge-
rebbe ulteriormente chi non 
sapesse nemmeno a quale 
« rete rivolgersi », come far-
lo, che cosa chiedere. Ne si 
possono tacere certe « inge-
nuita » politiche, come il ri-
chiedere garanzic costitu/io-
nali e provvedimenti legi
slative per i crediti educa
tivi, senza una precedente 
rivoluzione sociale, proprio 
a quello Stato che avrebbe 
partorito il demonio del-
l'obbligo scolastico. Anzi, la 
scuola viene sopravvalutata 
al punto che la sua distru-
zione e indicata come indi-
spensabile per la liberazio-
ne delPuomo, essendo essa 
non una variabile dipenden-
te della struttura economica 
e politica, un suo prodotto e 
apparato, ma addirittura 
matrice e chiave delle stra-
tificazioni sociali. Errore 
tipico, questo, di chi scorge 
nell'istituzione scolastica sol-
tanto la funzione ideologica 
di formazione del consenso 
e ignora quella parimenti 
importante di formazione 
della forza lavoro, e quin
di, con la scienza, di forza 
produttiva. 

Le tesi 
pericolose 

Ben piu pericolose, pero, 
di queste tesi prese in se, 
appaiono la loro traduzione 
e adattamento tutti italiani, 
soprattutto il loro uso nel-
l'ambito del dibattito e del
la lotta per la riforma della 
scuola, in quanto finiscono 
per portare acqua al mulino 
di chi agita la bandiera del
la morte della scuola per 
coprire obiettivi di non-ri-
forma o addirittura di re-
staurazione. Infatti, la ideo-
logia della descolarizzazione 
tende a operare come un 
sottile tarlo in profondita e 
con guasti notevoli: serve a 
fornire una dignitosa veste 
culturale a propositi anticul-
turali e antiriformatori, ma 
soprattutto mira a predi-
sporre un clima di opinione 
favorevole a determinate 
scelte. 

Facciamo due esempi. 
L'attacco alia scuola dispen-
satrice di diplomi e lauree 
e non di competenze reali 
fa da battistrada al sempre 
ritornante tentativo di abo-
lire il valore legale dei ti-
toli scolastici, regalando il 
momento della selezione ai 
padroni e accentuando la 
tendenza alia dequalificazio-
ne degli studi. E ancora: la 
richiesta di una formazione 
strettamente professionaliz-
zata da raggiungersi soltan-
to all'interno della fabbrica 
favorisce di fatto le tesi pa-
dronali ed efficientiste di 
una separazione tra abilita e 
cultura, tra tecnica esecuti-
ca e pensiero critico-scienti-
fico, come ha ben messo in 
rilievo Lucio Lombardo Ra-
dice in Riforma della Scuola 
di novembre. 

Infine, a chi gioverebbe 
la descolarizzazione? chi so-
no i descolarizzatori? Essi 
appartengono a quel settore 
ideologico-religioso sempre 
avverso alia scuola pubblica 
e favorevole a quella cosid-
dctta libera, cioe privata, 
cioe propria. Sono i portavo-
ce dell'industria capitalisti
ca, interessata a stringere 
un piu saldo controllo in-
torno al momento della for
mazione professionale e del
la selezione nell'accesso al 
lavoro. Sono le indu^tric 
delle nuovc tccnologie edu 
cative intcressate a fare dei 
canali formativi — scolasti
ci ed extrascolastici — un 
proficuo mercato per i loro 
prodotti. Sono gli esperti in 
fumisterie e acrobazie fan-
tapedagogiche, i « gattopar-
di » che dicono di volcr uc-
cidere la scuola per lasciar-
la immutata. 

Ora, se qualcuno ama di-
lettarsi in simili giochi in-
tcllcttuali, magari per ac-
quisire titoli accademici. 
faccia pure; una cosa e cer-
ta: il movimento operaio 
c democratico per la rifor
ma della scuola non si Ia*=ce-
ra certamente distrarre e 
fuorviarc per inseguire chi-
merc. Quello che conta e 
non tanto combattcrc fron-
talmentc le mistificanti tesi 
ideologiche dei descolarizza
tori nostrani sul terreno 
della disputa di idee e della 
denuncia — cosa che pure 
va fatta, e con decisione — 
r.nanto soprattutto continua-
re o intensificarc I'impegno 
p gli sforzi per la riforma 
della scuola, perche quel 
che decide c in ultima ana-
lisi la pratica sociale c la 
lotta politica, bonintcso uni
te alia battaglia culturale, 
delle idee. 

Fernando Rotondo 

UNA PACE SENZA FANFARE NE PARATE 

E America dopo il Vietnam 
Una rivelazione a sorpresa: nel 1967 un agenle segreto americano era stato invitato dal primo ministro Wilson 
ad ascoltare i suoi colloqui con Kossighin - Saranno amnistiati i renitenti, gli esuli e gli oppositori della guerra ? 
Nixon dice di no, ma una parte dell'opinione pubblica gli e contraria - I reduci e il travaglio delPesercito 

Con l'« aureola » del dlpartimento di polizla di 
New York diefro il capo, il commissario Pa
trick V, Murphy da I'annuncio finale cfuna vi-
cenda-scandalo che dura da setlimane: dal quar* 
tiere generate della polizia sono spariti quanti-
tativi di eroina e cocaina sequestrati per un 
valore di 73 milioni di dollari. La notizia suona 
a riprova di quanto la via del colossale Irafflco 
di stupefacenti che interessa gli Stati Unit! 

pass! anche attraverso certe istituzioni dello 
Stafo. Del resto, basta ricordare lo scandalo 
esploso qualche settimana fa quando gli stessi 
americani furono costretti ad ammeftere che la 
droga enlrava negli USA perfino nascosfa nei 

cadaver! dei soldati che erano caduti nel Viet
nam e che venivano pietosamente riportati in 
patria con aerei special!. 

Non vi sono state n& feste 
ne fanfare negli Stati Uniti per 
la fine della guerra americana 
nel Vietnam. Nemmeno la 
Borsa di Wall Street ha da-
to il minimo segno di eufo-
ria: gli effetti positivi dell'ac-
cordo erano gia stati scon-
tati con i rialzi di ottobre. 
Si sono piuttosto rifatti per 
1'ennesima volta — dopo che 
gia erano stati fatti, soprat
tutto nello scorso autunno — 
i conti dei danni che l'Ame-
rica ha subito in questa guer
ra interminabile: cifrabili 
quelli umani e materiali, non 
traducibili in termini numeri-
ci quelli morali, anche se la 
grnnde stampa e piuttosto 
concorde nel descrivere !e ca-
ratteristiche, che vanno dalla 
crisi delle istituzioni alia de-
cadenza del rispetto per le 
« autorita » tradizionali. Nelle 
reazioni dell'opinione pubbli
ca gli osservatori credono di 
scorgere un confuso desiderio 
di dimenticare, di voltar pagi-
na al piu presto. Neanche que
sto sara facile. 

Un'espevienza 
nuova 

Vi e un rischio in tale sta
to d'animo collettivo, un ri
schio di cui diversi america
ni. anche nelle classi dirigen-
ti. si erano resi conto. E' il 
pericolo che la conclusione 
della guerra vietnamita sia 
sentita da una Iarga parte del
l'opinione pubblica. la meno 
avvertita politicamente. come 
una sconfitta nazionale. Ora 
noi sappiamo che non e que
sto il senso di cio che e acca-
duto; non e, in particolare. il 
senso che i vietnamiti hanno 
voluto dargli quando hanno 
sottolineato invece che 1'ac-
cordo di Parigi era certo una 
vittoria del loro popolo, ma 
nello stesso tempo una vitto
ria di tutti i popoli del mon
do, una vittoria anche del po
polo americano. Purtroppo so
lo una parte dei cittadini de
gli Stati Uniti sono in grado 
di cogliere questo vero signi-
ficato degli eventi. II naziona-
lismo esasperato. che ha ac-
compagnato non solo questa 
guerra. ma tutta la politica 
estera americana dell'ultimo 
quarto di secolo, non li ha 
certo preparati ad una simile 
comprensione. Ne. in un certo 
senso. li ha potuti preparare 
la reazione di segno opposto, 
quindi tale da assumere ine 
vitabilmente toni ingenuamen 
te antinazionalisti. che ha ri-
sposto alia retorica della Ca 
sa Bianca e dei militari. 

L'esperienza che gli Stati 

L'universitario comunista ucciso d a i fascisti nel '44 a Roma 

Ricordo di Massimo Gizzio 
Coipito alle spalle da una squadraccia di repubblichini, mentre incitava alto sciopero gli studenti 
del liceo « Dante Alighieri» - Nelle file del PCI clandestine a sedici anni - Un sacrificio che 
spinse altri giovani a schierarsi con i partigiani nella lotta attiva contro i nazisti e i loro servi 

Ventmove anni fa, il 1 feb
braio del 1944, dopo tre giorn* 
di agonia. moriva a Roma al 
l'ospedale di Santo Spirito 
Massimo Gizzio, studente co
munista di diciott'anni. Un fa 
scista repubblichino lo aveva 
ferito mortalmente con un col-
po di pistoia alle spalle da
vanti al liceo a Dante Alighie
ri » di via Ennio Quirino Vi-
sconti. 

I fascisti erano in quattro. 
armati di mi tra e di pistoia 
con la divisa grigioverde 
del gruppo collaborazionista 
a Onore e com batti mento »: 
erano stati chiamati appena 
ci si era accorti che i licea-
li del a Dante > quella matti 
na — era il 29 gennaio — 
avevano deciso di non entra-
re a scuola e stavano improv-
visando una manifestaz:one 
contro I'occupazione nazista, 

Massimo Gizzio, universita-
rio del II anno di legge. era 
andato con qualche suo com 
pagno davanti al liceo per 
convincere i ragazzi a nfiu 
tarsi di fare lezione. 

POT que] giorno il 29 gen 
na:o. I*Un:one Studenti Italian) 
(USI) e rAssociazione ltalia-
na degli insegnanti (AIDI), 
sorte ambedue a: pnmi del 
'44 nel periodo p:u feroce del-

Commemorazione 

a l liceo Dante 

n sacrificio di Massimo Giz
zio. con una commossa ceri 
menia, e stato ricordato, ieri 
matt'.na, al liceo Dante, per 
miziativa deile famiglie ade-
renti al Centro di iniziativa 
democratica antifasclsta e del 
preside della scuola. Studenti, 
professori e genitori hanno 
deposto una corona sulla la-
pide che ricorda il martirio 
del giovanc comunista. Era 
presente anche una dclcgazio-
ne della Federazione comuni
sta e della PGCI. 

la oppressione nazi-fascista. 
avevano proclamato lo sciope 
ro nelle scuole secondane 
Era un tentativo, il primo 
di mobilitare contro i nazisti 
anche gli studenti piti giova 
ni ed i docenti degli istnutt 
superiori. Si era deciso che 
alcuni unlversitari andassero 
davanti alle scuole per im 
prowisare dei oomizi volanti. 
II rischio era grande, mor 
tale; si era consapevoli che 
sarebbe bastata la telefonata 
di un preside perche fascisti e 
tedeschi piombassero a ucci 
dere senza pieta. 

A Massimo Gizzio era sta 
to affidato 1'intervento a! 
«Dante*: il preside il profes 
sor Landogna, squadrista* e 
console della Milizia VoK>nta 
ria Sicurezza Nazionale, era 
noto come acceso collabora 
zionista e quindi l'azione era 
particolarmente rischiosa Ma 
Massimo era un militante pro-
vato: era entrato nelle file 
comuniste clandestine a Ro 
ma prima della caduta del 
fascismo. a 16 anni. e nel 
maggio del 1943 era stato ar-
restato dalla polizia fascista 
Era rimasto In png:one fmo 
al 26 luglio e resistendo a lu 
singhe e minacce. non aveva 
parlato. salvando cosi compa 
gni e «basi» dell'organizza 
zione clandestina 

Alcune testimonianze indica 
rono proprio nel preside Lan 
dogna la persona che quel 29 
oiattina telefond ai fascisti. 
rna il processo che si svolse 
poi a Roma nel 1946 non riu 
scl a raccogllere prove defi 
nitive sulla sua responsabilUa 
I quattro repubblichini che 
spars rono - invece — furo 
no identificati e subito dopo 
la Liberazione portati • sotto 
processo: condannatt a 20 an 
ni, dopo qualche anno di pri 
gione tornarono liberi. 

Eppure. nonostante le per-
secuzioni che in quel giorni. 
immediatamente successivl al
io sbarco alleato ad Anzlo, J 
nazisti ed 1 repubblichini ln-
tensificavano a Roma, con re 
Ute, axrestl, fucilazioni,. lo 

| sciopero del 29 gennaio ebbe 
successo. In moite scuole gli 
alunni non entrarono Al 
a Dante» anche gli msegnan 
ti parteciparono; 17 prolesso 
ri su 30 non fecero lezione. II 
terrore evidentemente non ba 

stava piu per tenere Roma 
sotto i'oppressione nazista: ac 
canto ai partigiani dei GAP 
(Gruppi di azione patnottic&j 
che colpivano con le armi ;n 
pugno i tedeschi ed i loro ser 
vi repubblichini. si andava al 
largando la base del movi 
mento antifascista. 

Gli universitan avevano ot 
tenuto quello stesso 29 gen 
naio una grande vittoria: un 
comunicato pubbl:cato da tut 
t: i quotidiani informava che 
le iezioni all'Universita erano 
state rinviate sine die. Era la 
conclusione della iotta che :i 
Comitato Studentesco di Agi 
tazione aveva guidato con .n 
telligenza politica e tenace co 
ragg.o 

«Universitan romam! — 
scriveva il CSA m un volanti 
no ciandestino dei 17 gennaio 
— Gli oppresson tedeschi ed 
i traditon nazist: hanno ordi 
nato la riapertura dell'univer 
sita di Roma.. Vogliono lar 
apparire il suo normale fun 
z.onamento com* un facile 
consenso della gioventu stu-
dentesca e della cultura italia 
na alia barbane e alia tiran-
rude. 

« ... La nostra untversita non 
deve essere riaperta, le lezio 
ni debbono essere boicottate 
Montiamo la guard la at no 
stii edifici per impedire Tin 
gresso ai pavidi e a) vendutl 
Mandiamo delegaziom ai pro
fessor! per invitarli a non te 
nere i corsi... Disertiamo le 
aule insozzate dagh sghern 
tedeschi e fascisti' Facciamo 
della nostra untversita un 
centro di Iotta per 1'indipen 
denza e la liberta » 

H 17 gennaio era la data 
rissata dalle autorita per I'i-
nizto dells Iezioni e degli esa-
mi. In precedenza, 11 25 nc-
vembre, il rettorato aveva sta- I 

bilito che avrebbero potuto 
frequentare e sostenere esami 
solo gli studenti che si fosse-
ro presentati al distretto mill-
tare. il che significava che vi 
era ammesso solo chi aderiva 
a] regime collaborazionista di 
Said. Quel 17. dunque, gli stu
denti dovevano disertare le Ie
zioni, impedire ai nazisti di 
servirsi deiruniversiti per of-
frire la finta immagine di Ro
ma che collaborava in con 
trapposizione con la Roma che 
resisteva e combatteva per 
la sua liberazione. 

II 17 ci fu una prima mam 
festazione davanti alia facolta 
di medicina (e anche ad essa 
Massimo Gizzio partecipd), il 
24 ce ne fu un'altra ad Ar-
chitettura, il 28 una terza ad 
Ingegneria. a San Pietro in 
Vincoli: 1'indomani I'universi-
ta fu definitivamente chiusa 
Un grosso successo coronava 
dunque la prima azione unita-
ria antifascista degli studenti 
romani 
Quello stesso giorno Mass! 
mo Gizzio cadeva sotto il 
piombo di un fascista che, ar-
mato fino ai denti. aveva mi 
rato a freddo le spalle di un 
giovane disarmato. -Massimo 
fu a Roma il primo studen
te comunista a pasare con la 
vita la generosa partecipazio-
ne alia Resistenza: dopo di 
lui ne cadranno purtroppo 
molti altri. trucidati alle Fos
se Ardeatine, fucilatl a Forte 
Braschi, a Forte Bravetta. La 
sua morte provocd la reazio
ne opposta a quella che i na
zisti speravano. Anziche di-
soerdere le file dei giovani 
che. pur educati da] fascismo, 
avevano trovato la forza di 
neagire alia vergogna del re
gime collaborazionista, l'ucci-
sione di Gizzio allarg6 il nu-
mero degli studenti che. ab-
bandonando le ultime remore, 
si schierarono a fianco dei 
partigiani per parteclpare al
ia lotta attiva contro il nazl-
fascismo. 

Marisa Musu 

Uniti oggi vivono e per mol
ti aspetti del tutto nuova per 
il loro paese. Opposizioni alle 
guerre coloniali americane vi 
sono state anche in passato 
(ad esempio, per la guerra 
nelle Filippine), ma e la pri
ma volta che un simile con-
flitto termina senza qualcosa 
che possa essere chiamato 

una vittoria. Solo un comples-
so travaglio politico puo far 
cogliere come sconfitto non 
sia il paese in quanto tale, ma 
una sua tendenza dominante, 
una sua politica. una sua ar-

bitraria ambizione di control-
lare il mondo e di model-
larlo ad immagine dei propri 
interessi e delle proprie ideo-
logie. proprio in un momento 
in cui il mondo conosce inve
ce le piu grandi lotte emanci-
patrici della storia. Questo 
processo, per quanto difficile. 
si e avviato negli anni scor-
si. La guerra e la resisten
za, che essa ha suscitato, han
no profondamente diviso il 
paese. E' tuttavia difficile pre-
vedere quale sara lo sbocco 
del fenomeno. 

Intanto gli strascichi del 
conflitto sono numerosi e non 
destinati a sparire presto. Es
si possono provocare anche 
qualche colpo di scena. A Los 
Angeles e in corso un proces
so contro i due studiosi ame
ricani. Daniel Ellsberg e An
thony Russo, che sono accu-
sati di aver rivelato alia stam
pa i Pentagon Papers, cioe 
l'inchiesta segreta sulla guer
ra. le sue origini. i suoi re-
troscena. che fu a suo tem
po commissionata da Mac Na-
mara. allora ministro della di-
fesa. La coraggiosa rivelazio
ne di quei testi fu un nobile 
atto, che contribui quanto po
chi altri a illuminare la vera 
natura del conflitto per l'opi-
nione pubblica americana. 
Neanche Ellsberg tuttavia voi
le riveiare una parte di quei 
documenti. relativi ai rappor-
ti internazionali degli Stati 
Uniti, per non mettere in im-
barazzo la diplomazia ameri
cana e quella di altri paesi. 

Al processo un episodio, ri
masto sempre nascosto in 
quella segretissima parte del-
1'incartamento. e stato rivela
to, ma non da Ellsberg, ben-
si da uno dei massimi specia
list! dello spionaggio america
no, il generale Gorman, che 
intendeva forse imbarazzare 
gli imputati, e in realta ha 
messo nei guai qualcun altro. 
Si trattava infatti di una ri
velazione scandalosamente 
sensazionale. Gorman ha fat
to sapere che nel 1967. du
rante gli incontri a Londra 
fra Kossighin e il primo mi
nistro britannico del tempo. 
il Jaburista Wilson, nei quali 
si parlo anche dell'Indocina. 
gli inglesi accettarono che un 
agente americano. tale Che
ster Cooper, restasse nella 
stanza vicina a quella in cui 
si svolgevano i colloqui per 
ascoltare tutta la conversa
zione. Non solo: gli inglesi 
registrarono nella stessa occa-
sione una telefonata fra Kos
sighin e Breznev e ne con-
segnarono il testo agli ameri
cani. Come comportamento da 
gentlemen non e'e male! 

Altri strascichi sono tutta
via destinati ad incidere piu 
profondamente nella nazione. 
A operazioni finite, si apre il 
problema di tutti coloro che 
alia guerra si sono opposti 
col rifiuto di combattere o in 
altri modi, non consentiti dai 
codici militari e dalle leggi 
del paese. L'ultimo caso 
e quello dei piioti dei B-52 
(piu di uno. contrariamente 
a cio che si era detto all'ini-
zio) che non hanno voluto par-
tecipare agli ultimi bombar-
damenti sulle popolazioni ci
vil! del nord. ordinati da Ni
xon. Chi sia stato in Ameri
ca probabilmente conosce non 
poche famiglie divise. fami
glie di onesti americani, che 
hanno un figlio nel Canada o 
in Messico o in Europa. per
che al momento della leva ha 
preferito non presentarsi per 
non essere mandato nel Viet 
nam. Sono circa centomila 
questi esuli. Ma la stampa 
ha calcolato che ve ne sono 
parecchie a It re centinaia di 
migliaia nascosti negli Stati 
Uniti. oppure gia colpiti in 
un modo o nell'altro per il lo
ro comportamento in guerra o 
per il loro rifiuto della guerra. 

Le spese 
militari 

Tutta questa gente sara 
ora amnistiata o verra anco
ra perseguita per anni? Ni
xon ha gia dichiarato che da 
lui non e'e da aspettarsi nes-
sun condono; ma egli dovra 
fronteggiare su questo punto 
non poche campagne di opi
nione pubblica. 

La domanda cui. in ultima 
analisi. si dovra rispondere 
era cosi sintetizzata dal New 
York Times, t E' stata una 
guerra giusta? I giovani che 
non hanno voluto combattere 
erano codardi e transfughi, 
che hanno tradito il loro pae
se, o eroi e patrioti, che han
no indicato al loro popolo la 

j strada per un nuovo, piu alto 
livello di moralita? > L'inter-
rogativo non ha un valore 
soltanto americano, specie do
po le esperienze fatte duran
te la seconda guerra mondia-
le; e uno dei problemi fonda-
mentali per gli uomini del 
nostro tempo. 

Si temono in America ri-
percussioni anche nei circoli 
militari. La politica di Ni
xon avra avuto una caratte-
ristica, che potrebbe rivelar-
si deleteria per coloro che piu 
ne erano stati fautori: il pre-
sidente ha consentito ai gene-
rali di impiegare praticamen-
te tutti gli strumenti a loro 
disposizione, di attuare tutti i 
loro piani, anche i piu terri-
bili, ivi compresi quelli che 
nemmeno Johnson si era ri-
solto ad usare. Si sara cosi 
dimostrato, magari involonta-
riamente, che. se la vittoria 
non arrivava, non era — co
me i militari potevano pre-
tendere — perche avevano « le 
mani legate », quindi per non 
essere ricorsi ai mezzi ade-
guati, ma per un motivo as-
sai piu profondo, che stava 
nella natura stessa del con
flitto. La fiducia nell'onnipo-
tenza dell'esercito, che fu in 
America una delle conseguen-
ze negative della seconda 
guerra mondiale, e stata scos-
sa, insieme a tante altre idee 
che sembravano incrollabili. 
Per parare il contraccolpo Ni
xon ha gia aumentato le spe
se militari. 

La politica 
interna 

II dilemma tuttavia non fi-
nisce qui. I tre milioni di re
duci dal Vietnam rappresen-
tano un probiema psicologico 
e politico. Poiche la regola era 
di alternarli ogni dodici me-
si, si e calcolato che in pra
tica tutti gli ufficiali abbia-
no fatto un periodo di servi-
zio in Indocina. Nixon ha pre-
so una drastica decisione. che 
era gia preannunciata da tem
po: il servizio di leva e sta
to abolito per far posto a un 
esercito di soli volontari. La 

decisione, assolutamente inno-
vatrice rispetto alia piu re-
cente prassi americana, sara 
certamente accolta con favo-
re. ma alimenta i dubbi — 
che gia vengono espressi — 
circa 1'opportunita di avere 
in un paese della potenza de
gli Stati Uniti un'armata di 
mestiere, con tutti i rischi che 
essa comporta. 

La guerra e finita. Eppure 
un accurato sondaggio di opi
nione potrebbe rivelarci che 
una parte degli americani an
cora non ne e del tutto con-
vinta. Troppe volte sono sta
ti delusi, in passato per poter 
avere oggi la sicurezza di es-
sersene veramente tirati fuo-
ri doiw gli accordi di Parigi. 
Si e osservato che la piu 
giovane generazione america
na in fondo non conosce nem
meno gli anni in cui questo 
conflitto non e'era: da quan
do hanno cominciato a occu-
parsi del mondo al di fuori 
della ristretta cercliia dell'in-
fanzia. i ventenni di osgi non 
hanno sentito parlare di altro. 
L'esperienza compiuta fra 1'ot
tobre e il dicembre scorsi e 
stato un altro colpo trauma-
tico? Ci vorra del tempo pri
ma di credere a una nuova 
realta. 

Quale poi sara questa real
ta. al di fuori della retorica 

dei discorsi ufficialil, non e 
semplice da prevedere. La po
litica estera americana dovra 
navigare in acque nuove. do
ve le vecchie nozioni mani-
chee sui propri alleati e i pro
pri avversari sono sempre piu 
anacronistiche. La politica in
terna dovra far fronte alle 
contraddizioni della societa, 
che la lunga guerra ha mes
so piu rapidamente a nudo. 
Si e detto per tanto tempo 
che l'economia era sofferente 
soprattutto a causa degli im-
pegni in Estremo oriente; ma 
oggi che questi sembrano fi-
nire, non si e piu tanto sicu-
ri che essa si avvii verso 
una fase stabile di prosperi
ty. Come si vede, le incertez-
ze • non mancano in questa 
America che lascia il Viet
nam. 

Giuseppe Boffa 

Assegnato a Lecce dei Marsi 

II premio «Gina Spallone» 

a Bernari e a Gerratana 
L'aspetto piu interessante 

del premio «G'na Spallone», 
assegnato sabato scorso a 
Lecce dei Marsi (un piccolo 
paese dell'Abruzzo del quale 
e sindaco il prof. Mario Spal
lone, animatore e finanziato-
re del premio) e stata la ma-
nifestazione finale. La sala 
era gremita, erano presenti 
numerose autorita locali (del
la regione e della Provincia). 
un folto gruppo di studenti 
universitari, moltissimi popo 
lani e contadini, dirigenti dei 
vari partiti (del nostro il com 
pagno Giorgio Amendola e il 
segretano della Federaz:one 
della Marsica). La giuria. pre-
sieduta da Carlo Salinari. ha 
esposto in un vivace dibattito 
svoltosi alia presenza del pub-
blico, le ragioni delle sue scel
te, spesso assai travagliate. 

Dopo che Salinari aveva an-
nunziato che il premio era 
stato assegnato rispettivamen-
te a Carlo Bemari per la nar-
rativa e a Valentino Gerra
tana per la sagglstica e aveva 
precisato che con rammarico 
si era dovuto rinunziare a 
conferire un premio alia me-
morialistica e in particolare 
al libro di Salvatore Caccia-
puoti (Storia di un operaio 
napoletano) e a quello di Cloc-
chiatti (Cammina, frut), per 
che quest'anno il premio era 
legato ai due seitori della 
narrativa e della saggistica. 
e imziata una vera e propria 
discussione nella quale l mem 
bri della giuria presenti han 
no riproposto con passione ed 
impegno le loro posiziom. sia 
che avessero prevaiso sia che 
fossero rimaste in minoranza. 

Giorgio Saviane che aveva 
sostenuto il volume di Massi
mo Massara «II marxismo e 
la questione ebraica » ha dato 
anche un'interpretazione assai 
acuta dell'ultimo romanzo di 
Carlo Bemari (Un foro nel 
parabrezza), mentre Giuliano 
Manacorda tracciava un qua 
dro dei vari momenti della 
narrativa dello scrittore napo
letano facendo di lui uno dei 
protagonisti del neorealismo 
(e Bernari, molto simpatica 
mente, obiettava di non es-
sersi mai accorto di essere 
un neorealista) e Girolamo 
Sotgiu ricordava la influenza 
del romanzo «Tre opera!», 
usclto nel 1934. sui giovani che 
allora frequentavano l'Unlver-
sita. o si orlentavano verso lo 
antlfasclsmo (fascino che U 
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romanzo conserva ancora og
gi se Mondadori ha ritenuto 
opportuno ripubblicarlo nei 
suoi Oscar con una tiratura di 
centomila copie). 

Appassionato sostenitore del 
libro di Valentino Gerratana 
(a Problemi di storia del mar
xismo ») e stato Paolo Spriano 
che ha messo in luce come. 
in questo volume, e in specie 
nei due ultimi saggi dedicati 
al leninismo. Gerratana af-
fronta sul piano della teona 
problemi che travagliano mi
lioni di uomini (la possibilita 
di analisi delle societa sociaii-
ste). e. invece. Vitilio Masiel-
Io ha esposto con grande vi-
vacita ed efficacia le ragioni 
che '.o avevano spinto a so
stenere fino alia fine il volu
me di Franco De Felice. 
« Serrati, Bordiga. Gramsci ». 
non solo assai rigoroso sul 
piano della ricerca storica ma 
di estrema attualita per il di
battito che si svolge nella si
nistra italiana. 

Santo Mazzarino. pur dich.a-
randosi d'accordo con la ma?-
gioranza della giuria. ha volu
to illustrare i pregi del l:bro 
dell'A!b:n! sul Tf.^tro zrecn 
e G.anfrar.co Corsini ha au.-fi:-
cato che nei nros£:mi ar.ni si 
prec:sino D.U es3ttament£> ; 
setton delia cultura da pr?n-
dere in esame in modo da al-
Iargare il quadro de'.le tradi

zionali discipline umanistiche 
(e ha esemplificato indicando 
la sociologia. il libra di divul-
gazione. i libri scolastici ecc.). 
Questo invito e stato accollo 
dalla giuria che ne terra con
to per la prossirna ediz.one 
del premio. 

Come si vede un dibattito 
vivace, svolto dinanzi a un 
pubblico attentissimo: un di
battito abbastanza insohto sui 
premi Ietteran che permette 
di sottrarre. almeno questo 
premio. alle pressiom delle 
case editrici e alie sp.re del
l'industria culturale. La giuria 
era cosi formata: Carlo Sali
nari, presidente, Santo Maz
zarino. Paolo Spriano. Giro
lamo Sotgiu. Vitilio Masiello. 
Arcangelo Leone De Castris, 
Gianfranco Corsini. Vittorio 
Spinazzola, Carlo Augusto Via-
no. Giorgio Saviane. Alberto 
Bevilacqua, Gianni Rodari. 
Giuliano Manacorda. Adriano 
Seroni Bruno Saba, segreta 
no. 

La manifcstazlone 6 stata 
aperta e chiusa da brcvi paro
le dl saluto del sindaoo, pnt. 
Spallone. t 


