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CONVERSAZIONI DOMENICAll 

DA MATTALIA 
A SPADOLINI 

La pedagogia degli scapaccioni nel 
« Corriere »> - Gli assurdi ragazzi che 

vogliono studiare di piu 

II Corriere delta Sera, co
me tutti sanno — grazie alia 
premurosa servilita della te-
lcvisionc — 6 attualmente 
dirctto da una elevata tem-
pra di educatore: il profes
sor Spadolim (anzi, hisogna 
scrivere SPADOLINI per te-
ncrsi alio dimonsioni da lui 
impostc alia propria firma 
sul Kiornale della signora 
Giulia). Quindi vedere to 
me il Corriere ha trattato 
le manifohtazioni degli stu-
denti milanesi ptio essere 
utile per identificare il pun-
to di vista del professore, 
del Corriere e di quelli che 
sono alle spalle del profes
sore e del Corriere. 

Bene: l'educatore ieri ha 
dato un saggio pedagogico; 
nella cronaca del stio quo-
tidiano quanto stava acca-
dendo a Milano aveva un 
titolo sommamente istrutti-
vo: «Finita a scapaccioni 
la battaglia di via Goito >. 
• Quindi per il Corriere, 

com'e per la Notte, per Spa-
dolini. conic per Nutri/io 
(rallegramenti, professore: 
l'assc tra il liberalclericale 
e il fascista rinnova i fasti 
di un altro, non dissimile, 
asse) quello che sta acca-
dendo 6 una ragazzata da ri-
solversi a scapaccioni, man-
dando a letto senza cena i 
bambini e magari chiuden-
doli in una stanza buia in 
attesa del bau-bau, che poi 
non si capisce bene chi pos
sa essere: il Provveditore 
agli studi di Milano, il mi-
nistro Gui o magari — dio 
ce ne scampi — Spadolini 
stcsso. 

Non sappiamo se gli stu-
denti universitari e liceali 
milanesi, che evidentemente 
non sono accaniti lettori di 
Topolino o di Sadik, indul-
gano ancora alia malsana 
lettura dei due importanti 
quotidiani Iombardi; c'c da 
sperare, pero, che in questi 
giorni si siano lasciati vin-
cere da qucsta debolezza: 
legpendoli avranno capito di 
essere sulla buona strada. 
Persino Nenni, in tempi rc-
moti, diceva che il giorno 
in cui il Corriere della Sera 
10 avesse elogiato lui avreb-
be dovuto cominciare a pre-
occuparsi e a rivedere la 
propria politica. II Corriere 
e la Notte, il Messaggero e 
11 Tempo, la Nazione e il 
Carlino non elogiano gli stu-
denti; quindi, ragazzi, per-
severate: avete imboccato la 
via giusta. 

Una via chiarissima, lim-
pida: i giovani avevano una 
serie di rivendicazioni che 
riguardavano tutte le strtit-
ture scolastiche: oggi queste 
rivendicazioni si manifesta-
no attraverso una massiccia 
richiesta, condivisa dai ra
gazzi di tutte le scuole. an-
che da quelle che — appa-
rentemente — non sarebbe-
ro dircttamentc interessate 
alia vicenda: il ritorno e la 
reintegrazione nel suo inca-
rico del professor Daniele 
Mattalia. preside del « Pari-
ni », sospeso dal Provvedi
tore agli studi di Milano 
per essersi rifiutato di chia-
mare la polizia contro i suoi 
studenti. 

Diventare un simbolo. una 
bandiera, c sempre imba-
razzante. specie — poi — se 
non si ha nesMina intenzio-
ne di farlo: ma al professor 
Mattalia c toccato questo 
compito. Agli studenti non 
interessa chi e e cosa pen-
sa: interessa solo che attra-
verso lui si e voluto colpire 
una concezione non carabi-
nieresca della scuola, della 
educazione, dei rapporti tra 
professori e studenti. Si e 
voluto colpire, cioe, la de-
mocrazia nelle aule. 

Perche, per quanto incrc-
dibile questo possa apparire 
ad un illuminato doccnte co
me Spadolini, gli studenti 
protestano non perche non 
vogliono studiare. ma perche 
vogliono studiare meglio (il 
che vuol dire di piu) e pen-
sano che per studiare me-

S;lio non occorre aumentare 
e ore o le materie, ma im-

postare diversamente il rap-
porto tra chi deve insegnare 
« chi deve apprendere: pen-
sano che il cardine primo 
deU'educazione stia in un 
autentico colloquio democra
tic), in una partecipazione 
diretta dello studente alia 
vita della scuola. nella quale 
e un protaconista. non un 
ospite. Al Parini il profes
sor Mattalia aveva tcntato 
di instaurare — almeno nci 
limit! consentitl dalle stmt-
ture attuali — questo rap-

fiorto: il suo rispetto del-
a personalita dei giovani 

— manifestato dall'atteggia-
mento tenuto nel famigerato 
« caso della Zanzara • (e la 
magistratura gli diede ragio-
ne, contro il moralismo 
wandalizzata dei van Spa
dolini) ed ora dal rifiuto di 
far" intervenire la polizia 
contro gli studenti. che sta-
vano dando una prova di 
civilta — non si e mai di-
•giunto dalla lerieta dello 
faaafnamanto. 

Certo l'atteggiamento del
la stampa di fronte a quan
to sta verificandosi a Milano 
non 6 solo quello dcll'asse 
Spadolini-Nutrizio. L'Avanti! 
da parte sua ha preso posi
zione contro l'incredibile 
provvedimento a carico del 
professor Mattalia con un ar-
ticolo di cui si potrebbe con-
dividere quasi tutto, di cui 
si potrebbe comprendere 
persino la prudenza, il pron
to trincerarsi dietro l'accu-
sa di «slrumcntalizzazione » 
del mnvimento studentesco 
da parte di oscuri personaggi 
che tramano nell'ombra. Ma 
quando si deplora il distacco 
dei giovani dalla fiducia 
nelle tradizionali »forze 
democratiche », quando si 
deplora il loro massima-
lismo non si puo dimenti-
care che la responsahilita di 
questo e anche proprio in 
posizioni simili a quelle del-
YAvantU, che da una parte 
denuncia l'attacco al pro
fessor Mattalia, le violenze 
poIi7iesche contro gli studen
ti e dall'altro si siede al 
fianco di Taviani quando 
questi giustifioa le stesse vio
lenze, lascia il sottosegreta-
rio socialista Caleffi assieme 
a Gui e il suo « piano » per 
la scuola che e proprio quel
lo contro il quale gli studen
ti si battono. 

C'e. in questo atteggia-
mento, una posizione poli
tica « tremolante », la stessa 
che si e vista in occasione 
del * caso Sifar» e della 
condanna dei giornalisti del-
1'Espresso* il PSU ha mani
festato tntta la sua solida-
rietfi con Scalfari e Jan-
nuzzi, ha criticato la sen-
tenza che li ha condannati. 
ma si e schierato a fianco 
della DC per impedire l'in-
chiesta parlamentare. ha an-
provato gli «omissis» di 
Moro e quindi — obiettiva-
menfe — ha fatto in modo 
che il « caso » finisse come e 
finito. 

Nessuna meraviglia, per-
ci6. che i giovani — nella 
loro protesta — investano 
l'intero governo. l'intero si-
stema dominante e non fac-
ciano nessuna distinzione 
tra Taviani e Gui che scate-
nano le violenze polizipsche 
e socialist! e repubblicani 
che le deplorano con virile 
fermezza sui loro giomali e 
poi. di fatto. le approvano 
nuando si tratta di votare la 
fiducia al governo. 

Kino Marzullo 

LONDRA — In In-
ghilterra sta d i f fon-
dendosi la moda delle 
gonne lunghe. Special-
mente dopo la compar-
sa sugli schermi di tut-
to il mondo del f i lm 
« Gangster Story »: e 
lo stile Bonny and 
Clayde insomma. La 
minigonna, tuttavia, 
non tramonta: anzi, co
me dimostra la foto, 
per un fenomeno di 
reazione. chi la porta. 
la accorcia sempre di 
p iu. 

Indissoliibilitd del matrimonio: chi e pro e chi e contro 

Divorzio si, dice la Gaselli 
Divorzio no, dice Celentano 

ADRIANO: secondo me e immorale - CATERINA: e immorale 
che la gente debba pagare tutta la vita per una scelta sbagliata 

MILANO. marzo. 
Lui seorbutico, tuttn nero, 

sguardi e gesti un tantino en-
fatici e parlare un po' predi 
catorio. Lei ridanciana, binn-
da e rosa (si e tolta il lunqo 
e nuovo pamtcenne caatann) 
e trepidante sicura di se e in 
sieine indecisa. E molto piu 
carina di quanto sembri in TV. 
Caterina Caxelli e Adrinno Ce 
lentano non hanno proprio 
niente in comune se non il 
successo e anche questo suc-
cesso ottenuto in name di uno 
spregiudicato modo di essere 
e di cantare. solo die In spre-
giudicatezza di lei e abba-
stanza autentica e la spreaiu-
dicatezza di lui consiste inve-
ce nel dichiararsi « vuro e 
fervente eattal>co » e nel can 
tare mnralisfiche canzoni che 
painno prediche. 

Naturalmente. SH! divnrzin 
hanno pareri enntrari. 

* Divorzio no — dice Celen
tano — e non solo perche nnn 
lo vuole la reliaione. No, per
che e immorale >. 

« Si. il divorzio — dice Ca
terina che abbiamo meant ra
ta dai suoi parrucchieri pre-
feriti — e immorale che la 
gente debba pagare tutta la 
vita per una scelta sbaaliata ». 

« // divorzio — dice ancora 
Celentano con un paraartne non 
poi tanto pertinente — e come 
se non ci fosse la mnrte ha 
gente vid commeltere qualun 
que delitlo. se sa che poi tan-
to non deve morire >. 

« Da redere. "?'o fattn — di
ce Caterina ahhanrinnandoti 
nwllemente sulla poltmna — 
da vedere se la gente nnn 
commette delitti per paura di 
morire. Se nnn ci fosse la 
mnrte maaari la gente snreb 
be piu felice e ne commette-
rehbe meno. Comunque, cosa 
centra col divorzio? ». 

« G'm cosa e'entra? >. 
« Centra — spiega Celenta

no — se uno sa che pud di-
rorziare, si sposa a cunr leq-
gero e senza cervella. Magari 
si sposa con una raqazza snlo 
perche ha dei begli ocrhi. tan-
to. se gli va male pun divor-
ziare... *. 

c Quelli co^i ~ sn<;1iene Ca
terina — si spnsano anche 
adesso. E poi paqano e fannn 
paqare aali altri per tutta la 
vita, anche ai figli. Se ci fosse 
il divorzio. invece. il matrimo
nio sembrerebbe una cosa piu 
libera e quindi da fare con 
maggiore resDnnsnhilita Ades 
so. uomini e dnnne. snvrattut-
to le dnnne. a una certa eta 
si spnsano comunque. perche 
tutti lo fanno Si spnsann sen 
za amare realmente. perche 
sannn che. dnno. Un n lei nnn 
potra comunque piu tornare 
libero ». 

«Col divorzio — continua 
Celentano — uno puo permet-
iersi gli sbagli che vuole. tan-
to poi non li paqa. Adesso. in-
rece chi sbaalia pana e serve 
da esemoio alia sneieta E chi 
sa imparare da questn esem-
pin. ci pensa cinque volte pri 
ma di spnsarsi e nnn si spnsa 
enn tnn'a leqaerezza » 

* Tiell'esemnin — dire Cate
rina. riscunienrtn 1'"nernica 
annrnvazinne dei presmti — 
heU'esemnin. C'mnue mUinni di 
persnne funri legpe. in Italia 
e bambini paslicciati. con en 
gnomi dati a caso o senza fl 

Un clima aziendale autoritario e il rifiuto della trattativa 

Alia «Zoppas» pagano caro il grande boom 
La manovra dei licenziamenti, delle riduzroni di orario, delle nuove assunzioni — Taglio dei tempi e degli organici senza possibility di con-
trattazioni — La quasi incredibile storia della pillola «dissetante » — Record degli infortuni a fianco del record della produttivita 

Dal nostro inviato 
CONEGLIANO, marzo 

Coneghano, San Fior, San 
Vendemmiano. Susegana. O-
derzo. Nomi antichi e conta-
dmi per una industna mo-
derna. A Conegliano come a 
Pordenone. alia « Zoppas » co
me alia « Rex ». Sembra qua
si una favola per bambini: 
sempre uguale la sostanza e 
sempre diversi le circostanze 
e il racconto. Anche qui, co
me alia « Rex ». il vecchio pa-
tnarca che costruiva cucme a 
legna: l'unico aggeggio dome-
stico delle case dei nostri non-
ni e — per molli — dei no
stri padri. I figli, Kia avanti 
negli anni: due che hanno sui 
sessanta e uno, loro zio, il pa-
tnarca attuale — lucido e au-
torevole — che sta sugli ot-
tanta. 

Nel dopoguerra gli operal 
della « Zoppas » (e il nome di 
famiglia) sono duecento; nel 
1960 sono duemila; oggi sono 
3 800 e la nchiesta di mano 
d'opera continua. e incessRn-
te. Venpono a lavorare qui, 
nel circondario di Coneglia
no, da tutta la sinistra del 
Piave: e vengono anche da 
pib lontano, da Chloggia, da 
Sottomarina, da Cavarzere, 

da Feltre. Ognl mattina 11 tre-
no, poi la corriera, poi un'al-
tra corriera. E cosl al ritorno. 

Ora gli operai della «Zop
pas » sono in lotta, ed e una 
lotta dura. La maggioranza 
dei voti. nelle fabbriche, va 
alia CISL; la CGIL ha il 
42 per cento; la UIL 1*8 per 
cento. Ma ora non ci sono 
piu differenze: la lotta di 
questi giovaiu, di questi ope
rai e di queste ragazze — gli 
stessi volti di campagna gia 
visti alia « Rex > di Pordeno
ne — e decisissima, ferma-
mente unitaria. Chiedono un 
aumento del 7 per cento del 
salario che, anche qui, e sul-
le 65 mila lire; chiedono di 
contrattare tempi e organici; 
chiedono inline che finisca la 
anacronistica situazione per 
cui la Commissione interna e 
unica per gli stabtlimenti 

La Diienone non ha quasi 
nemmeno nsposto: ha detto 
«no» e basta. E' disposta a 
trattare solo sul terzo punto. 
E a migliaia gli operai della 
• Zoppas» sono sees! in stio-
pero, per moUissimi il pnmo 
sdopero della loro vita. Que
ste Industrie d'altro canto sop-
portano peggio di altre la so-
spensione del lavoro: la t ca
tena* deve essere fermata, 

<UUA prorlDeto 61 BeUuao • 1 all* rtpreea U ritartto daU'BT-

vio incide ulteriormente e au-
mentano — 1'effetto della so-
spensione altemata e mate-
matico sull*uomo-macchina — 
gli scarti. Malgrado questi 
danni. 1'azienda non vuole 
mollare a nessun costo. Gli 
operai sono tranquilli: sanno 
di chiedere il minimo. sanno 
che 1'azienda e in grado di 
darglielo e hanno scoperto la 
efhcacia deU'arma di lotta 
unitaria. dello sciopero gene-
rale o articolato. 

L'azienda potrebbe dare an
che molto di piu di quanto 
si chiede. Nel 1964 il fattura-
to della «Zoppas* era di 21 
miliardi; nel 1965-'66 e saltato 
a 30 miliardi. Un aumento 
strabiliante che supera il 30 
per cento; nemmeno il vici-
no gigante di Pordenone, la 
« Rex », e riuscito a fare tan-
to. Aumenti del genere non si 
spiegano soltanto con un in-
cremento di consumi che u> 
dubbiamente c'e, ma che ha 
ormai un ntmo costante; non 
basta nemmero, a spiegarli, 
la buona qualita. che non di-
scutiamo, dei prodotti; il 
• boom ». che esplode soprat-
tutto, anche qui, neU'esporta-
zione, ha le sue piu sostan-
ziose radici nella politica sala-
riale e deU'occupazione con-
dotu daU'aatenda. 

Due anni fa alia (Zoppas* 
si licenziava; ancora in questi 
mesi, spesso si e rimasti a 
zero ore in alcuni reparti; gli 
organici sono stati ovunque 
brutalmente tagliati e cosl i 
tempi di lavorazione. Poi si 
e cominciato ad assumere: ra
gazzi e ragazze a qualifiche 
di terza e quarta categoria, a 
basso prezzo. Oggi si e anco
ra in fase di assunzioni. ma si 
continua a usare — secondo 
la convenienza produttiva, re-
parto per reparto — la ridu-
zione di ore lavorative. Cosl 
si risparmia all'osso e si pos-
sono registrare — come alle 
«Fonderie», ad esempio — 
salt! di produttivita hno al 
37 per cento. 

Le condizionl di lavoro so
no poi fra le piu pesantl (il 
compagno Marches!, deputa-
to, in una interrogazione, le 
ha definite «disumane, illega 
li, da muovere a indignazione 
morale*). La media degli in
fortuni e la piu alta: il smda-
cato ha preso a caso un qua-
dnmestre e ha calcolato che 
la media degli infortuni e di 
800-900 all'anno. E sono infor
tuni spesso strazianti: alia 
pressa a pedale, poco fa, un 
giovane ha perso il braccio 
destro. Identico inforrunio era 
eapitato alia ataaaa pi 

pochi mesi prima. Alle smal-
tene — dove non si respira 
per vapon e temperature 
— in estate, si registra-
no assenze per malattia al 25 
per cento. 

L'anno scorso a Natale la 
• Zoppas > ebbe il coraggio di 
trattenere le ore di sciopero 
e di permessi sulla busta 
delle 200 ore di tredicesima. 
malgrado le contrane intese 
verbali con i smdacati Alia 
«Rex * di Pordenone non si 
oso tanto. 

C'e poi la singolare storia 
della pillola. Un giomo gli 
operai, all'ingresso nei repar
ti, si videro distnbuire alcu-
ne misteriose pillole: « Servo-
no a dissetare, le regala la 
Direzione >, rispondevano i 
sorveglianti (che sono poi 
guardie private comandate da 
ex-carabinien). Poi qualcuno 
penso di farle vedere al suo 
medico e si scopri che in 
realta la pillola era un antia 
stentco mentale f« Ideolider ») 
che serve a elimmare amficio-
samente la stanchezza: qual-
cosa di peggio di un tranquil-
lante e comunque distribuito 
— come a polli in allevamento 
— infrangendo una legge pre-
cisa che impone sempre il 
consenso del soggetto per ognl 
rnadlrtna atmunlnlitrata • 

Stone cosl ce ne sono a 
scelta. Per capire pero quale 
e il nodo vero della condizio 
ne degli operai-Zoppas di Co
negliano, chiudiamo con un 
bel conto che ha fatto il 
combattivo giomaletto azien
dale « Controcatena ». Un gio
vane guadagna 63 mila lire 
mensili; venendo da paesi 
molto lontam (fino a due ore 
di treno) prende in affitto 
una stanzetta per sei giomi 
la settimana; mangia in men-
sa il giomo; deve mangiare 
fuori la sera; gli si attribui-
scono 5 mila lire di spese va-
rie al mese. Morale, a fine 
mese gli restano 23 mila lire 
da portare a casa. E' il caso 
tipico del giovane operaio-
Zoppas. E infatU il giovane 
operaio, tenuto escluso da 
ogni prospettiva di carriera. 
da qualunque salto di qualifi-
ca, scappa appena pu6 dalla 
fabbrica, emigra aU'estero. 

Finora quelli che restavano 
sembravano piii rassegnati, 
ma da un po' di tempo le 
cose sono cambiate, si e im 
parato a lottare uniti, gli 
operai hanno capito. Chi con
tinua a non volere capire 
ancora. sono 1 due fratelli 
Zoppas. 

Cater ina Caselli e Adriano Celentano 

u. b. 

cognome del padre o della ma-
dre. Se davvero fossero ser-
viti da esempio, nnn si sa 
rebbe sposato piu nessuno in 
Italia, negli ultimi died anni *. 

« E' una questione di re-
sponsabilita — conclude Ce
lentano —. Vede. il ninfrimo-
nio e una grossa respnnsabi-
lita. Nei confronti di .se stes
si, dell'altrn comuge. dei figli 
che verranno. Sposnrsi. sapen 
do pni the e possibile divor-
ziare. siqntfica spotarsi con 
una specie di riserva mentale 
che io considero molto brutta. 
Vi'de, in sono contro il divor
zio nnn perche snnn reliqinsn. 
ma perche una volla di piu 
ho scoperto che la reliamne ho 
raqione anche in questo. II 
matrimonio c una enw trnppn 
hnportante nella vita dt un 
uomo perche possa essere 
sminuita dolla possihihta di 
romperlo quando a unn pare 
e place. Certo. conclude, ci 
snnn casi estremi. Le mogli 
degli erqastolani o dei pazzi 
o di certi emigrati che si so
no fatti una famiglia aU'este
ro Per casi cosi. in snnn d'oc-
enrdn che la Chiesa conceda 
I'annullamento >. 

Davvero non sa. lui cosi de-
vnto. che la Chiesa nnn pud 
« annullare » un sacramenio, 
quando questn e stato celebra-
to senza riserve cd e quindi 
validn? Che la Chiesa pud so
la ratiUcare un matrimnnin 
come « non avvenutn > quando 
ci siano prima del matrimnnin 
stesso alcune < condizioni» 
che lo infiaann. Prima, mai 
dnpn No. nnn lo sa: un can 
tante devoto non deve essere 
necessariamente anche un 
cantante teologo. 

Caterina si guarda soddi 
sfatta alio specchio. da una 
scrollata al sun celebre * ca-
sco» tnrnato lucido e dorato 
e compatto. 

< Anch'io sono devota — di
ce — ho persino into zio prete. 
Ma il divorzio nnn e mica ob-
hliqatorio. Chi crede nel ma
trimnnin indissnlubile pun fa
re a menn di divnrzinre Pern 
nnn e giusto che la mnqain 
ranza della gente paghi per 
una minoranza ». 

« / cattnlici nnn sono una mi
noranza. in Italia >. 

«Quelli di un certo tipn si. 
Non mi dira mica che quelli 
che vanno a messa tutte le 
domeniche. fanno la comunio-
ne tutte le Pasque eccetera 
sono in maggioranza. Certo, 
gli italiani sono tutti battezza-
ti, ma cattolici. sa. sono po-
chini. E pni anche in altri 
paesi cattnlici c'e d d'rnrzm: 
perche solo in Italia no? E' 
una questione di cinl'd e di 
liberta. nnn di religione * 

Niente da dire: con questa 
raqazza simpntica e ensi bra-
va a cantare e cosi lontana. 
in apparenza. dai grossi dibat-
titi politici e culturali e d'ac-
cordo anche uno dei piu riqo-
rosi e autoreroli personaggi 
del mondo cattolico, Adriana 
Zarri che su Orizzonti. organo 
deU'azione cattolica. ha scrit-
to: « Quale sia. statisticamen-
te. la con.sistenza di questa 
parte di cittadmanza the see 
glie il matrimnnin indissolu 
bile, nnu e facile determmire 
E' enme determtnare »! nume 
ro dei cattnlici ennvinti in un 
paese in cui tutti n quasi, snnn 
cattolici per tradizinne fami 
Hare: un conto difficile e mol-
te volte delusivo... 

11 problema del divorzio non 
ro percid affrontato sul piano 
della difesa religiosa (difesa 
sempre errata qvado non sia 
fatta dalla fede stessa, ma dal
la legge civile e dalla forza) 
mn se mai sul piano del dirit-
to naturale del bene comune: 
piano alquanto cample.ssn per
che, se e un bene comune il 
matrimonio indissoluble, e un 
bene comune ed un diritto na-
turale anche la liberta di see 
gliere in buona coscienza im-
postazioni diverse. 

Annamaria Rodari 

Carlo Levi 

sul caso del 

Liceo Parini 
Sm prnrrn/nieiifi anrer-

nativi contro >1 Preside del 
* Parini t- il tcnatore Carlo 
Lei i. da not richiesto. ci 
ha rtlasciato la seuuente 
dichiarazione: 

La dicluatazioim del sottose-
gietrfiio alia pub'jlica i^truzume 
Klkan. letta la notte siorsa al 
Seiidto, in rispoata alle intci ro 
tfaziom dei senator! su^li as
surdi prowfdimenti d i^ ip lm. i i i 
presi toiit io il preside del lieeo 
c Parini > di Mil.mo. actus.ito 
di riliutare di consider.ire la 
scuola come una caterina. e di 
credeie nel .senso di liberta del 
rapporto msetfinnte - studente. 
avrebne dovuto essere registra-
ta e incisa (o meglio npresa e 
trasmessa in televisione o in 
film) ianto cssa e tipica e. nella 
sua totalc op.icita e ottiiMta. 
paradosNalint'iitc illuminante. An 
dava aycoltata. suporando stii|>o 
re e «orpresa: perche il tnno 
della voce, il ge^to. la mimica 
da\ano alle parole il loro veio 
e perfctto sipnificato di cspres-
sione di un mondo morto e or 
mai. a chi si afTaceia alia vita 

e alia storia, quasi inconipien>i 
bile. 

Un di<-co sotto«eprctanale 
avrebbe fra i giovani un suc
cesso superiore alle canzoni di 
piu fulminante difTusione. Essi 
\ i troverebbero rjuasi fot<»i?rafa-
ti . con una preci>ione superiore 
a quella della piii ispir.it.i e con-
creta fantasia, i caratten di cio 
che e«si. natural-ivente i^tinti 
vamente e (ton magsiore o mi 
nore chiare//a e (.o^cicn/a) ra 
/lonalmcnte nfmt.iiio E tl ie non 
possono non rifiutare. nel m«ido 
piu totale. >;e non \oghono es
sere. in partenza. anche essi 
dei morti. 

Quel tono di referto di polizia. 
quella burocratica volonta di 
mcomprensione della realta. 
quella paura di cic che e vivo. 
quella interna Centura mentale. 
rivelano che cosa sia una con
cezione della scuola come fab 
bnea di conformismo. di dutru-
zione della ner<;Analita. stnimen-
to di conservazione e di f r tere . 
mezzn di mtcgrazione forzata 
in una eocieta *cnza alteiriati-
\ a e senza hherta. dove 1 unica 
reliaione e quella ric!I'< orpine 
pubbheo » 

La naturale pr.)te5ta dei gio
vani fche c un atto di coscienza.* 
una conqui~ta di liberta un pnr-
si su una posizione rinnovatrice 
che si rivoljte a tutta la vita 
e a tutto I'uomo). terronzza 
(tanto piu quanto piu nuovi a 
inattesi. come le occupazioni e 
le asfemblee. i modi di espre*-
sione di questo attivo processo 
di sviluppo della personalita) 
que-ti difen«on dell'tornine piS-
blico i del l torr i ine cyy-titmto >. 
Li spaventa e li rende feroci. 
chujsi ad ojrni ragione e ad ojfni 
rapporto. pronti soltanto alle di-
fese e alle \endetie. 

Oggi essi si \endicano contro 
un preside illuminato; o chiarna-
no la polizia per insegnare ai 
giovani la filosofla dei gas la-
crimogeni e dei manganelli. 

La loro scuola e morta. come 
e morto fl loro mondo di falsi 
valori. I giovani sanno che la 
scuola (e la societa che essi o>-
vono creare e \ ivere) ha un'al-
tra forma, un altro linguaggio. 
un'altra capacita di espressione: 
e che cssa nasce. dai loro nuovo 
inter\ento. dalla loro presenza 
attiva. come scuola dt liberta. 
in una societa rinnovata. secoa> 
do il loro aspetto e la 
rola. 
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