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II telefilm « Diario di un maestro » 

A PIETRALATA 
E ALTROVE 

L'occasione per una riflessione e un'indagine critica 
sulla scuola oggi e sui livelli cultural'! da raggiungere 

L'ISOLA FRANCESE AULA VIGILIA DELLE ELEZIONI 

La 
Al telefilm dl Vittorlo De Seta « Diario di un maestro », 

che ha suscllato un largo interesse presso II pubbllco e 
neM'amblente scolastlco, abblamo dedicalo una paglna spe-
ciale del glornale di domenlca 25 febbraio, un'inlervista col 
reglsta (10 febbraio) e i commenti delta rubrica televisiva. 
Rlcevlamo ora e pubhlichiamo questo intervento del com-
pagno Alberto Albert), dlrettore didattico e membro del 
:omitato di redazione di « Riforma delta scuola ». 

Che la TV riservi una se-
rata tra quelle di maggior 
richiamo ad un telefilm qua
le Diario di un maestro di 
Vittorio De Seta, e un fatto 
di indubbio interesse che 
non puo essere passato sotto 
silenzio. Nella domenica te
levisiva, di solito dedicata al 
calcio-spettacolo ed a zuc-
cherosi teleromanzi, l'affac-
ciarsi di una tematica scabro-
sa e scoitante com'e quella 
della scuola oggi, mentre te-
stimonia la crescente impor-
tanza ed il crescente spazio 
che vanno conquistando le 
forze (fra cui noi siamo, e 
non da ora) impegnate sul 
versante del rinnovamento 
pedagogico e politico, costi-
tuisce altresi un elemento al-
meno in via di principio, ca-
pace di trasformare il diver
timento del telespettatore-
tipo, in riflessione e indagi-
ne critica. 

II Iavoro di De Seta, come 
k noto, si rifa al libro di 
Albino Bernardini Un anno 
a Pietralata, e percio a quel
la realta in disgregazione ed 
abbandono che e la borgata 
romana. La quale — occorre 
tuttavia sottolineare, poiche 
forse il film non lo fa abba-
stanza — non e un'eccezione 
o uno < scandalo >: e anzi il 
« necessario » corollario del-
rat tuale sviluppo urbano-in-
dustriale basato sul profitto-
In forme diverse, ma con i-
dentica sostanziale portata, 
troviamo numerose situazio-
ni del nostro tessuto sociale, 
nelle campagne come negli 
aggregati cittadini, dove la 
violenza e l'assurdita del si-
stema provocano uguale 
emarginazione e danno. Sba-
glia (in buona o cattiva fede: 
e un'altra questione) ohi in-
vece volesse vedere in questo 
film un « episodio» circo-
scritto e singolare, anche se, 
ci sembra, l'equivoco e age-
volato da certe forzature di 
toni e certi passaggi del dia-
logo contenuti nel film stes-
so (penso, per esempio, al 
momento in cui il maestro 
difende il suo operato ri-
chiamandosi ai programmi e 
alia dottrina pedagogica, fa-
cendo passare i suoi accusa-
tori per sprovveduti o psico-
patici, quasi che fossero fuo-
ri dalla legge e dal consorzio 
culturale). 

Appunto perche si tratta 
di un problema a carattere 
generate, ci pare opportuno 
fare alcune considerazioni 
che vogliono andare piu in 
la del film. 

Una prima speranza ci vie-
ne dai bambini, cosi disponi-
bili e vivi e cosi seri e im-
pegnati: vivono una loro vita 
reale, con contraddizione e 
violenza poiche si trovano 
immersi in un mondo di con-
traddizjoni e di violenze (e 
De Seta e stato bravissimo a 
cogliere la dimensione esat-
ta di questa esistenza, senza 
falsi perbenismi o pudori e 
senza accentuare i toni del 
dramma), ma hanno tale ca
pacity e prontezza alia ri
flessione e all'azione di se
gno diverso da farci ancora 
una volta toccare per mano 
la delittuosa responsabilita 
di chi non sa o non vuole ac-
cettarli (scuola e sorieta). 

I perieoli 
presenti 

Una seconda nota di in
teresse e rappresentata dal
le < tecniche > usate dal 
maestro e spiegate, anche 
nei particolari, al «grossc 
pubblico >, con grande effi-
cacia e chiarczza ma senza 
stucchevoli didatticismi. E" 
un altro merito del rcgista 
e, sul piano del nostro Ia
voro, puo essere un mezzo 
per far crescere il movimen-
to: quei genitori e cittadini 
che awertono i limiti della 
scuola ma non sono in gra-
do (per colpe non loro) di 
individuare il preciso terre-
no d'intervento all'interno 
dell'aula, oggi hanno la pos
sibility di capire come si fa 
ricerca, si stampa il giorna-
le, ecc. Hanno quindi un pun-
to di riferimento per dar 
corpo e consistenza alle loro 
richieste. Analoghe conside
razioni valgono, con i d o 
vuti « distinguo >, per que-
gli insegnanti che sanno po-
co o nulla di queste tecniche 

Un terzo elemento posi-
tivo si pud cogliere in quella 
sorta di solidarieta umana 
che viene sottolineata dalla 
figura del maestro, dal suo 
comportamento «accettan-
te >, dal desiderio di com-
prcndere e non mortificarc 
anche gli aspetti piu * di
vers! > riscontrabili nei ra-
gazzi. 

TVrtto cio e fonte di simpa-
tia e di interesse e fa dello 
spettacolo in parota un at-
to di godimento cstetico c 
di approfondimento intcllct-
tvale. 

Ma per fare un discorso 
che vada oltre il momento 
televisivo, a me pare che oc-
corra segnalare alcuni pun-
ti negativi che non sono del 
film ma stanno nel film. Ci 
sono cioe reticenze ed indi-
cazioni che rievocano alcu
ne suggestioni e perieoli 
presenti nel mondo della 
scuola a frenare — ove non 
vanificano — ogni sforzo di 
rinnovamento. 

L'« isola 
f elice » 

Esiste, nella realta, un 
problema delle alleanze: il 
maestro D'Angelo, prima an
cora di tentare un approc-
cio, e praticamente respinto 
dai colleghi; ma per la ve-
rita egli non fa molto per 
stabilire un collegamento 
meno effimero. Ne in dire-
zione dei genitori — nono-
stante la prima esplorazio-
ne ambientale e l'utilizza-
zione di qualche testimo-
nianza — svolge un'azione 
di cointeressamento traseu-
rando il movimento che pu
re esiste in un quartiere 
popolare. Per i cittadini del
ta zona la scuola rimane 
ugualmente estranea e in-
comprensibile, sia che bocci 
ed escluda sia che solidariz-
zi ed accetti. Altre volte ab-
biamo chiamato «isola feli-
ce > una situazione del ge-
nere. Ma l'isola non e nean-
che felice, poiche alia fine 
risulta perdente, non solo 
verso i superiori o le forze 
della conservazione e del-
l'oscurantismo, ma anche 
negli stessi protagonisti, i 
bambini, poiche li colloca in 
una dimensione scarsamen-
te comunicabile e quindi so-
cialmente trascurabile (e di 
fatto trascurata). 

Aspetto particolare di ta
le isolamento, per quanto ri-
guarda il maestro, e la co-
loritura di « missionario >. 
Per me ha ragione Badaluc-
co quando nella terza pun-
tata rimprovera il D'Angelo 
per il suo permanere a scuo
la oltre l'orario pagato dal-
lo Stato. Risolvere sul piano 
personale, con i sacrifici che 
possiamo immaginare, i gua-
sti di una politica nefasta — 
dalla mancanza di sussidi e 
attrebbi (e aule!) alia scarsa 
preparazione professional 
di ciascuno di noi — e una 
velleita romantica e commo-
vente, ma non cava un ragno 
dal buco. 

Occorre viceversa arriva-
re ad una unita quanto piu 
vasta e possibile per impor-
re determinate soluzioni a 
livello politico. Questo puo 
essere un discorso di pro-
spettiva, ma e il solo che 
abbia un largo respiro e la 
possibility di successo. 

Sul piano piu specifico 
del Iavoro scolastico e del-
l'apprendimento, infine, un 
punto mi sembra estrema-
mente importante da sotto 
lineare: quello dei livelli 
culturali da raggiungere. 
Anche a questo proposito 
nel film c'e una reticen-
za pcricolosa. Solo un mo
mento, per le parole del 
maestro (e quindi visiva-
mente in modo poco signifi 
cativo) si afferma che quei 
ragazzi sono riusciti ad im-
padronirsi della lingua in 
misura soddisfacente. Piu 
spesso, invece, si tende a 
giustificare il Iavoro fatto 
con lo scarso livello di par-
tenza e quindi, implicita 
mente, ammettendo che si 
tratta di un Iavoro parziale 
e riduttivo. 

In realta qui i problem! 
sono enormi ed io non me la 
sento di condannare, nel ca-
so specifico, ii comporta
mento — e Tinsegnainento — 
del maestro D'Angelo. Pero 
non me la sento di sottoscri-
vere una filosofia che ven-
ga a significare in parole 
povere: al figlio del braccian-
te. dell'immigrato, dell'ope-
raio. del manovale, ecc, dia-
mo una scuola facile con 
molti disegni e attivita pra- j 
tiche e nessuna o quasi sistc- i 
mazione teorico-formale, il [ 
che poi significa riservare ai 
figli dei professionisti, o del
ta gente comunque « perbc-
ne», un sapere piii concet-
tualizzato ed in definitiva piu 
valido. 

Sono d'accordo, si capiscc, 
sulla necessita di buttare a 
mare la falsa e mistificante 
materia che ci propinano 
certi testi scolastici: ma non 
per questo mc la sento di 
rinchiudermi in un ghetto di 
soltoconnxcenza. Se la classe 
operaia vuol essere classe 
diri^ente, non pun rinuncia-
rc a tutta In conoscenza, an
che sc questa oggi e propria 
della classe borjihesp. Anzi, 
appunto vfr questo-

Alberto Albert! 

Corruzione, sottogoverno, clientelismo sono i pilastri sui quali poggia lo screditato potere dell'UDR - II timore di un'avanzata delle sini-

stre si traduce in brogli e in tentativi di provocazione - Una rivolta che e stata dettata dall'esasperazione - II programma dei comunisti 

L'ingresso di una caserma della Legione Straniera 

Dal nostro inviato 
BASTIA, febbraio. 

La Corsica con 190 mila abi-
tanti (ma oltre 30 mila non 
sono stabilmente residenti, 
ne cittadini francesi) invia al
ia Assemblea Nazionale tre 
deputati. Gli attuali parla-
mentari sono tutti e tre gol 
listi e in questi giorni — al
ia vigilia del primo turno 
delle elezioni legislative — 
esplicano un'attivita frenetica. 
Fanno la spola da un paese 
ad un altro. stringono mani. 
partecipano a cene elettorali. 
rinnovano promesse di pen-
sioni, di posti negli uffici 
statali, di avanzamenti di car-
riere, di piccoli appalti, di 
agevolazoni creditizie e fi-
scali. 

Corruzione, sottogoverno, 
clientelismo sono i tre pilastri 
su cui poggia lo screditato 
potere dell'UDR in Corsica. 
E' stato paragonato ad un in-
saziabile drago a tre teste. Lo 
alimentano i potenti gruppi 
finanziari cui e stata data 
mano libera nell'assalto spe
culative alle coste corse; gli 
enti a partecipazione statale 
per lo sviluppo del turismo 
e della agricoltura. gli ex-co-
loni algerini — i pieds noirs 
— che si sono impossessati 
di migliaia di ettari della 
fertile piana bonificata della 
costa orientale. fra Bastia e 
Bonifacio. Lo servono, traen-
done i loro benefici. gli ap-
parati amministrativi e mi-
litari dello stato. E' un dra
go sostenuto da una enorme 
tela di ragno: basterebbe 
una smagliatura perche la re 
te cominciasse a cedere e og
gi questa non e piu una even
tuality tanto remota. 

Gli ultimi sondaggi di opi-
nione, i rapporti confidenzia-
li del prefetto di Ajaccio e 
del sottoprefetto di Bastia 
parlano con sempre maggiore 
insistenza — come del resto 
nella Francia continentale — 
di avanzata delle sinistre e 
di ridimensionamento dei gol-
listi alle elezioni del 4-11 mar-
zo. Nella circoscrizione di 
Bastia — ci dicono i colleghi 
francesi — esistono addirit-

- tura le condizioni per una pos
sibile affermazione di Pierre 
Guidicelli, membro della se-
greteria federale corsa del 
PCF e sindaco aggiunto di 
Bastia. comune saldamente m 
mano alle sinistre. Perdere 
anche un solo deputato in 
Corsica — finora sicura an
che se inquieta riserva di 
caccia governativa — potreb 

Come hanno vissuto i piloti americani catturati durante la guerra 

IPRIGIONIERI DI HANOI 
Piu una caserma che un carcere, dove si risentivano le stesse difficolta quotidiane che pesavano sulla 
popolazione • II trattamento materiale - Come venhnno curati i feriti - « Ci siamo attenuti alle clausole 
della convenzione di Ginevra, benche non fossimo tenuti a rispettarle nei riguardi degli aggressori» 

Dal nostro inviato 
HANOI, febbraio 

Un cortile di caserma piu 
che di prigione. chiuso ai 
quattro Iati da lunghi capan 
noni le cui finestre hanno 
sbarre di ferro dietro le quali 
si affacciano dei visi curiosi. 
Sono i piloti americani cattu 
rati che contano ormai i gior
ni della liberazione. Venti di 
loro. graz.e ad un gesto di 
buona volonta della RDV 
rientreranno prima del pre 
visto. 

II compagno Huj-nh Phuong 
Anh. un capitano che e re 
sponsabile del campo ci ha 
avvisaio che i prig'onieri non 
desiderano mcontrare giornali 
sti ne tanto meno parlare. Ne! 
cortile. sotto delle capanne 
improvvisate di paglia e 
stuoie si vedono alcuni tavo-
Ii da ping pong e un biliar-
do: nel mezzo un campo da 
palla a volo e basket. Da 
una parte e'e il bucato ste 
so ad asemgare. C'e ancne 
una bibliotechma che conlie 
ne tutti i libri pubblicati in 
inglese dalle c edizioni in lin-
gue estere » della RDV e di 
una coilezione completa di 
« Vietnamese studies ». . 

Non tutti i pngionieri sono 
qui. nella prigione centrale d. 
Hanoi (soprannominata con 
iron:a dai vietnamiti «Hil
ton Hanoi >). Altn piloti sono 
stati alloggiati in altri cam 
pi non lontani dalla capitale 
II trattamento e uguale per 
tutti i prigionieri. tenuto conto 
delle condizioni locali e delle 
possibility offerte dalle co-
struz:cni di ogni luogo. 

II mantenimento dei piloti 
6 stato costoso. in una situa 
zione di difficolta anche ali 
mentari create dalla guenu e 
dai bombardamenti. Per fare 
un esempio. il pasto di ognu 
no di loro d tre volte superio-
re a quello di un cittadino 
vietnamita. <Fisicamente sono 
piu grandi e piu grossi di noi 
— commenta il compagno re 
sponsabile del campo — ed 
abbiamo dovuto tenexne con

to. Mangiano a sufficienza 
badiamo molto a che le lo
ro condizioni fisiche siano 
buone. Nel campo c'e un me 
dico, un medico ausiliario e 
deglj infermieri che interven-
gono in ogni momento ed in 
ogni circostanza. Quando si 
presenta un caso grave che 
noi non possiamo risolvere 
con i nostri mezzi. allora ri-
corriamo al ricovero in ospe-
dale. In gene re i loro mail 
derivano da ferite provoca
te dalla caduta in paracadu-
te La percentuale dei morti 
in seguito alle ferite. durante 
gli otto anni di detenzione. 
e stata molto bassa >. 

Delle condizioni di alloggio 
ci si puo rendere conto diret 
tamente. Si tratta di varii 
edifici in ciascuno dei quali 
vivono da 20 a 30 piloti. Non 
esiste un criterio unico. tanti 
metri quadrati a testa, c di-
pende dalle condizioni di ogni 
campo» ci dice il capitano 
Huynh Phuong Anh. Egli da 
anche altre informazioni sulla 
vita quotidiana. Nell*amp:o 
cortile c'e. 1'attrezzatura per 
fare ginnastica ed esercizi fi-
sici: i piloti americani ne pos 
sono approfittare dalle 7 alle 
11 del mattino e dalle 14 al
le 19 nel pomeriggio. 

Nel complesso e una pri-
gionia dura, ma comunque su 
periore a quelle di ogni altra 
detenzione in un Paese in sta
to di guerra. c In realta — di
cono i compagni — essi non 
sono dei veri e propri pri 
gionieri di guerra. sono degh 
aggressori arrestati in fla 
grante: non saremmo vinco 
lati neppure alle clausole del 
la convenzione di Ginevra del 
1949 sui prigionieri. ma noi ci 
atteniamo ad esse per mi-
gliorare le loro condizioni di 
vita. 
• Per Natale — ricordate il 
Natale con la pioggia di bom 
be, le immani distruzioni — 
abbiamo organizzato per loro 
un pasto speciale di numero
se portate, compreso il tac-
chino della tradizione ameri-
oana. Abbiamo riservato ai 

piloti una ' sala nella quale 
hanno potuto fare Talbero e le 
scritte augurali >. 

I prigionieri in genere non 
si sono lamentati del tratta
mento materiale. E' stato 
sempre lo stesso modo di vi 
vere per tutti gli otto anni 
di detenzione dei piloti? La ri-
sposta e affermativa. < Natu 
ralmente — aggiunge il ca
pitano — via via che le con
dizioni genera I i del paese mi 
glioravano. anche il tratta 
mento dei piloti ne traeva. 
vantaggio. Molti di loro han 
no ammesso di rendersi con 
to di essere dei privilegiati 
dal punto di vista materiale 
rispetto alle condizioni gene 
ra!i del Vietnam ». 

Per i piloti in realta ii pro
blema piu grave era quello 
della Iontananza da casa. 
« Potevano scrivere una Iette 
ra al mese ed avevano la po-
sta dalla famiglia ogni volta 
che arrivava: la distribuzione 
era immediata— ci spiegano 
ancora i compagni —. Poteva
no anche ricevere dei pacchi 
(uno ogni tre mesi. di tre chi
li di peso) ma sempre per Na
tale abbiamo fatto una ecce-
zione consentendo che il pac-
co fosse anche piu grande * 
Che cosa mandavano le fami-
glie? « Soprattutto genen ah 
mentari. dolci in part'.c»)Iare 
e qualche volta delle riviste 
illustrate >. 

c II Penlagono ha fatto pre-
parare un libro speciale, per 
i piloti Iiberati. nel quale so 
no nassunti tutti gli avveni 
menti di questi ultimi anni: 
una fatica inutile, perche i pi 
loti hanno potuto sempre ave-
re le informazioni di quanto 
succedeva nel mondo — con 
tinua il direttore del cam 
po —. Hanno sempre potuto 
leggere i giornali americani e 
vietnamiti che noi forniva 
mo loro, ed ascoltare la ra
dio. In ogni stanza e'era un 
altoparlante collegato con la 
Voce del Vietnam cne i pilo
ti se volevano potevano met-

tere in funzione. Dopo la fir-
ma deH'accordo Ii abbiamo 
informati sul contenuto dei 
protocolli convenuti tra le due 
parti. I testi sono stati affis 
si in ogni campo e ad ognuno 
dei prigionieri e stata data 
una copia perche potesse stu 
diario ». 

Quali compiti era no affida 
ti ai prigionieri? < Qualche la 
voro di pulizia delle loro stan 
ze era la sola attivita alia 
quale essi erano tenuti per 
regolamento — risponde il 
responsabile del campo — 
per il resto potevano scegliere 
di leggere o fare sport, pote
vano anche cucinare e biso-
gna dire che alcuni si diverti 
vano a preparare il loro ci-
bo Li abbiamo anche aiuta 
ti ad organizzare dei corsi di 
lingue straniere su loro richie 
sta: francese. rosso, tedesco 
e spagnok). Qualcuno ha chie 
sto perfino di poter studiare 
la lingua vietnamita. Altri in
vece si sono dedicati alle ma-
tematiche superiori. alia fisi-
ca, alia chimica. In ogni ca
so fornivamo libri e quader-
m nella misura del possi
bile >. 
Con i prigionieri vi sono 
state anche sovente delle di-
scussiom politiche- < La pro
paganda americana — conti 
nua il capitano — ha parla-
to del cosiddetto lavaggio del 
cervello. In realta. noi abbia 
mo sempre rispettato e rispet-
tiamo le idee dei prigionieri. 
Non abbiamo mai imposto le 
nostre idee. Certamente. le 
abbiamo illustrate. Informa 
vamo i piloti dei crimini com-
messi dagli americani contro 
il nostro Paese ed espone-
vamo le nostre concezioni po
litiche Abbiamo fatto invece 
visitare ai prigionieri le no 
stre cooperative e i nostri 
musei. perche si rendessero 
conto della realta del Viet 
nam. Tuttavia essi erano libe-
ri di trarre le conclusion! che 
volevano ». . t. , 

Massimo Loclie 

Sbarco di braccianti marocchini a Bastia 

be avere conseguenze impre-
vedibili per l'UDR. Questo 
spiega l'affannoso attivismo 
dei tre deputati gollisti. 

Corruzione e clientelismo 
a questo punto «fon sembrano 
piu sufficienti ad assicurare 
il successo all'UDR. Allora si 
fa ricorso alia vecchia pra-
tica del broglio su vasta sea-
la ed alia provocazione. piu 
o meno palese. con l'obbietti 
vo di creare Yincidente: il bro 
glio per accaparrarsi voti ine-
sistenti o per eliminare voti 
sicuri ed ineccepibili delle si
nistre; Vincidente per monta 
re un clima di tensione ge 
nprale e per seminare pani-
co 

Robert Bellanger. presiden 
te del gruppo comunista al
ia Assemblea Nazionale, in 
una lettera in\iata al Mini-
stro degli Interni e resa pub-
blica nei giorni scorsi ha de-
nunciato centinaia e centi-
naia di brogli operati, con 
l'alterazione delle liste elet
torali, dal deputato gollista di 
Bastia. Paul Giacomi. che si 
e avvalso della compiacente 
collaborazione- del - locale sot-l: 
toprefetto. Sono stati esibiti 
certificati medici falsi per 
elettori che non hanno mai 
presentato domanda di voto 
per corrispondenza. Sono sta
ti radiati dalle liste elettorali 
di Casacone 112 cittadini. tra 
cui il sindaco ed i suoi fa-
miliari. quasi tutti i consi-
glieri comunali ed i loro pa-
renti: tutti comunisti o della 
sinistra. 

Sulle liste elettorali di Pru
ne sono apparsi inoltre 823 
nuovi fantomatici nomi. tutti 
di votanti per corrisponden 
za: dei 197 dati per nati a 
Pruno. 14 non sono mai esi-
stiti. mentre 367 pare che 
siano venuti alia luce all'este-
ro. Su questi ultimi e stata 
compiuta una indagine pres 
so le ambasciate dei paesi di 
provenienza: nel 9&°b dej ca-
si le ambasciate consultate 
hanno risposto che nessuna 
di queste persone era nata 
nelle citta indicate dai certifi
cati sottoprefettizi. Un esem
pio clamoroso: un elettore ri-
sultava nato nel 1904 ad Eli 
sabethville. ma Elisabethville 
e stata fondata nel 1910! 
• Con le provocazioni i gol
listi vanno piu cauti. (Sen 
so di responsabilita e vigilan-
za sono un patrimonio anti-
co delle sinistre). Comunque 
ci provano. E' quanto e avve-
nuto sabato 18 febbraio. quan 
do gU estremistri dell'ARC 
(Azione Regionalista Corsa. or-
ganjzzazione di orientamento 
qualunquistico) con la com-
plicita degli agenti del CRS. 
giunti dal continente. hanno 
fatto degenerare in una ris-
sa la pacifica e civile manife 
stazione degli abitanti di Ba 
stia contro lo scarico nel 

Tirreno, davanti alle coste cor
se. dei e fanghi rossi > da par
te della Montedison. Spenta-
si la fiammata del tumulto. 
durante la notte gli agenti 
de! CRS sono andati a per-
quisire Tabitazione del sinda 
co aggiunto di Bastia. Dura-
ni, militante del PCF. Eppu-
re il PCF corso era stato il 
primo a condannare pubbli-
camente con durezza la pro
vocazione dell'ARC e della po-
h'zia. 

Uemigrazione 
costante 

I gollisti si trovano in Cor
sica con le spalle al muro. 
In quindici anni di governo 
non sono riusciti a risolvere 
uno solo dei tanti problemi 
che assillano l'isola ed i suoi 
abitanti. primo fra tutti quel
lo dell'emigrazione endemica 
in continente. Un dramma co
stante che ha portato ad un 

, lento ma progressivo spopo-
lamento dell'isola. Gli abitan
ti attualmente sono circa 190 
mila, ma i corsi veri e pro
pri sono, si e no. 140 mila: 
cinquemila sono francesi con 
tinentali. impiegati nella bu-
rocrazia statale o di parteci
pazione; diecimila sono italia 
ni. in gran parte artigiani 
occupati neiredilizia; cinque 
mila sono ex-coloBi d Algeria, 
Tunisia e Marocco, grandi 
proprietari terrieri; vi e poi 

un piccolo gruppo di braccian
ti marocchini e portoghesi in-
gaggiati dai pieds-noir per la 

' coltivazione dei vigneti e la 
raccolta dell'uva e degh 
agrumi. 

Invisi al resto della popo
lazione. gli ex-coloni d'Algeria, 
che vantano solide amicizie 
a Parigi, hanno accumulato 
ingenti profitti sfruttando i 
braccianti nord africani. dopo 
aver ottenuto dal governo 
consistenti sovvenzioni pnvi 
legiate ed una lepue speciale. 
Questa ha consentito. con la 
pratica della chaptalisation 
(l'aggiunta di zucchero nei 
mosti poveri per aumentarne 
a dismisura la gradazione 
aJcoolica) gigantesche produ-
zioni di vino « sofisticato > da 
taglio che ha screditato i vec-
chi vini dei piccoli produtto-
ri locali. La SOMIVAC (agen-
zia statale per lo sviluppo 
agricolo) ha favorito i piani 
di espansione dell'impresa ca-
pitalistica in mano agli « alge
rini », negando la terra ai 
giovani agricoltori e contri-
buendo alia scomparsa della 
piccola agenda familidre.: . 

La Corsica era • ricca di 
vegetazione ad alto fusto ed 
aveva una antica e fiorente 
attivita pastorizia. Si tratta-
va di ammodernare e poten-
ziare le attivita silvo-pastora-
li. Invece le greggi scompa-
iono e le foreste bruciano. 
L'esodo dalle campagne. quin
di. si fa sempre piu massic-
cio. mentre le citta della co
sta non sono in grado di as-
sorbire il flusso: industria e 
artigianato non offrono infat 
ti posti di Iavoro. Allora e 
l'emigrazione verso il conti 
nente. soprattutto dei giova
ni. La Corsica e divenuta co
si un'isola di pensionati: il 

36% del reddito insulare, infat-
ti, proviene dalle pensioni (il 
4,7% dall'agricoltura e dalla 
pesca. il 16.5% dall'industria 
di trasformazione. alimentare. 
e dall'edilizia. il 36% dai ser-
vizi. dalla pubblica ammini-
strazione. dal commercio e 
dal turismo). Solo 45 mila 
persone, circa un terzo della 
popolazione. hanno un Iavoro. 

« La Corsica — ci ha detto 
nel corso di una intervista 
Albert Stefanini. segretano 
della Federazione Corsa del* 
PCF — vanta altri sconfor-
tanti primati. II livello di vi
ta nell'isola e inferiore del 
50% rispetto a quello della 
media nazionale. I salari dei 
lavoratori sono fra i piu bas 
si della Francia: la maggior 
parte guadagna meno di 800 
franchi al mese. circa 110 mi
la lire, mentre il costo della 
vita e superiore del 25 30% a 
quello del resto del paese. A 
tutto questo si devono ag-
giungere i problemi del sotto-
sviluppo sociale (case ed o-
spedali vecchi ed inadeguati). 
della degradazione dei servi-
zi pubblici (strade, telefoni, 
mezzi di trasporto interni e 
con il continente. vaste zone 
non elettrificate). E inoltre. la 
mancanza di scuole per 1* 
istruzione superiore e di una 
universita (i giovani per pro-
seguire gli studi devono re-
carsi a Parigi. Marsiglia. Aix-
in-Provence). il mancato ri-
conoscimento ed insegnamen-
to della lingua corsa. e infine 
la progressiva militarizzazio-
ne dell'isola con 1'insedia 
mento della Legione Stranie
ra e I'installazione di nume 
rose basi aeree >. 

AU'orizzone della Corsica e 
comparso il grande turismo. 
Lo scorso anno sono arriva-
ti in 700 mila. di cui ottanta-
mila tedeschi. Ma si tratta 
di un turismo di elite, che ha 
apportato ai corsi solo scar-
si benefici, subito annullati 
dall'aumento dei prezzi per 
la crescita della domanda. 
Nell' isola sono presenti il 
Club Mediteranee, due villag-
gi di vacanze e case-albergo 
di hisso: centri ad economia 
chiusa, che si approwigiona-
no per il 90*% direttamente 
dal continente ed occupano 
scarsa mano d'opera locale. 
La SETCO (azienda statale 
per 16 sviluppo turistico) ha 
offerto su un vassoio d'ar-
gento le risorse tur ^Uche 
dell'isola ai colossi fin... • iri 
francesi ed internaziondi.: 
Rotschild. Sheraton. Castel 
(qiMst'ultimo ha lottizzato la 

meravigliosa isola del Caval-
lo fra industriali, finanzieri 
e divi del cinema), escluden-
do da ogni vantaggio i picco
li e medi imprenditori lo
cali. 

La crisi socio - economica 
dell'isola. gia da tempo gra-
vissima. e giunta dunque al 
suo punto di rottura. Que
sto spiega lo stato di pro-
fondo malcontento che ha in-
vestito tutti gli strati della 
popolazione, malcontento che 
in una parte ristretta di cor
si ha fatto maturare senti-
menti di confusa rivolta. E' 
uno stato d'animo che trae 
origine dalla esasperazione 
per le ataviche e frustranti 
condizioni di isolamento e di 
emarginazione 

« Questa confusione — pun-
tualizza Albert Stefanini — 
si manifesta in certe fasce del
la piccola borghesia. in alcu
ni ambienti giovanili e rura-
li. E si esprime in un sen-
timento antifrancese. circo-
scrittd a gruppi di scarsa 
importanza. ma tuttavia dan-
noso alia causa della Corsi
ca. Dannoso perche tende a 
mettre dans la meme sac 
i veri responsabili e le loro 
vittime, cioe i monopoli e la 
maggioranza del popolo fran
cese J>. 

La campagna 
astensionista 
Questa confusione e alimen-

tata dagli uomini deH'ARC, di 
cui fa parte — si dice — an
che la frangia estremista di 
« Corse Libre ». una associa-
zione clandestina manovrata 
da oscuri personaggi corso-
parigini alia quale si attri-
buiscono solo negli ultimi §ei 
anni una cinquantina di at-
tentati al plastico a fattorie 
ed edifici pubblici. Dalla let-
tura del suo giornale e degli 
atti del suo sesto congresso 
emerge questo quadro: l'ARC 
rifiuta la lotta di classe ed 
il liberalismo propugnando 
prog«tti::autohOi*nlstiei rsu ba
se corporativa mescoiati a far-
neticazioni separatistiche, 
Jean-Claude Guillebeaud ne 
ha parlato su '< Le Monde » 
come di un tipo nuovo di 
« irredentismo » (il termine in 
Corsica e l'equivalente di fa-
scismo). 

Facendo leva sul malcon
tento e prendendo a prestito 
alia rinfusa. programmi al-
trui l'ARC ha concertato 
una chiassosa campagna. con 
altisonant!* richiami a «pro
ve di forza». il cui bersa-
glio apparente e il governo 
centrale, ma quello effettivo 
e 1'unione delle sinistre. Una 
campagna provocatoria che si 
e fatta piu intensa in questi 
giorni intorno alle parole d' 
ordine: « disertare le urne ». 
«la destra e la sinistra fran
cese: un programma comune 
contro la Corsica », « la sini
stra. lacche del colonialismo 
francese». II giuoco e fin 
troppo chiaro: attacco nei 
confronti delle forze della si
nistra. in maniera diretta. at-
traverso il discredito ed il 
falso; attacco in maniera in-
diretta. attraverso l'invito al-
l'astensionismo. E' un gioco 
che favorisce di fatto i golli
sti e tutta la destra. 

Alia corruzione ed al clien
telismo il PCF ha contrappo-
sto precise scelte programma-
tiche. la cui attuazione puo 
risolvere la disastrosa situa
zione della Corsica sul pia
no economico. sociale e mo
rale. Questo. a grandi linee. il 
programma del PCF: pianifi-
cazione democratica del ter-
ritorio. mcentrata su una ar-
monica ripartizione delle ri 
sorse nazionali. e sul decen-
tramento democratico dei po 
teri statali: investimenti per 
la creazione di una efficicnte 
industria leggera e per la elet 
trificazione di tutta l'isola; 
potenz:amento dei trasporti 
interni e di quelli marittinu 
ed aerei con il continente: 
ammodernamento e sviluppo 

deH'agricoItura. attraverso pro
grammi di intervento a favore 
dei piccoli e medi produtto 
ri sul piano della cooperazio-
ne del credito agevolato. del
la assistenza: sostegno finan-
ziario per la piccola e media 
impresa industrials commer-

i dale ed artigiana; blocco alia 
' speculazione edilizia del gran

de capitate finanziario. con 
scelte indirizzate verso un tu
rismo sociale che tenga con
to della salvaguardia dei va-
lon culturali e naturali del
l'isola; potenziamento delle 
strutture scolastiche a tutti 
i livelli e creazione di alcu
ne facolta universitarie colle-
gate alle caratteristiche so-
ciali, economiche e cultura
li della Corsica; realizzazione 
di strutture sanitarie ed ospe-
daliere adeguate alle esigen-
ze della popolazione corsa. 

Questa la risposta politica 
del PCF e delle sinistre del
la Corsica al clientelismo ed 
ai piccoli e grandi imbrogli 
dei gollisti, che prospettan* 
ancora un futuro dell'isola 
incentrato sui due poli del-
l'emigrazione e degli insedia-
menti dei miliardari. 

Carlo Degllnnoctnti 


