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L'autoritarismo della scuoia si manifesta con par-
ticolare evidenza al momento dei «giudizi» finali 

Interrogazioni voti esami: 
assurda corsa ad ostacoli 
Oggi la «tensione » pud proporsi non piu come fenomeno di costume, ma come 

ferreno di contestazione culturale e politico - Per una « didattica del non voto » 

Con le pagelle finali (che 
decretano 1'inferno, il purga-
torio o il paradiso per i ra-
gazzi con la bocciatura, la 
« riparazione > autunnale o la 
promozione) e gli esami, ogni 
anno si avverte una certa ten
sione nell'opinione pubblica. 
che trova un immediato rifles-
so in ogni tipo di pubblicisti-
ca, ed in particolare nei quo-
tidiani, dalle pagine di cro-
naca (a volte anche nera) a 
quelle culturali, dalle rubri-
che di consulenza medica o 
educativa alia posta dei letto-
ri, ed ora (per merito del mo-
vimento studentesco) anche al-
le pagine pohtiche. 

Quesfanno, piu che nel pas-
aato, questa « tensione sociale> 
potrebbe acquistare piu piena 
coscienza di sd. proporsi non 
piu come fenomeno di costu
me (con gli inevitabili scan-
dali sia didattici — ad es., 
gli ormai immancabili proble-
mi senza soluzione — sia giu-
ridici — ad es., gli altrettanto 
immancabili < raccomandati>) 
ma come terreno di contesta
zione culturale e politica. 

E* quindi piu opportuno sin-
tetizzare gli aspetti del nostro 
sistema scolastico sotto il pro-
filo del suo carattere fiscale. 
autoritario, discriminante, ed 
i nodi culturali e politici che 
occorre tagliare per libera-
re la scuoia dalle sue strut-
ture classiste. 

Valutazione 
dell'insufficienza 
Possiamo qui richiamare il 

lavoro di ricerca avviato dal-
la sezione di pedagogia dello 
Istituto Gramsci per la messa 
a punto di una < didattica-
del-non-voto > ed i numerosi 
articoli pubblicati da Riforma 
della Scuoia contenenti espe-
rienze ed ipotesi per una 
« scuoia completa >, come pu
re dobbiamo testimoniare del
lo sforzo di elaborazione fatto 
nello stesso senso da centri 
culturali e riviste di orients-
mento diverso quali Scuoia e 
Citta, n mestiere dell'educato-
re, Cooperazione Educativa, 
Insieme, ecc. 

II voto, il carattere esami-
natorio, giudiziario della scuo
ia (come permessa dalla bu-
rocrazia, come voluta dal si
stema di classe) e uno degli 
aspetti centrali di tutto il si
stema pedagogico - didattico 
(cosi per dire!) che pone l'ef-
fetto educativo in sott'ordine 
rispetto alia sua necessity di 
eonservazione e di selezione. 

II sistema scolastico. fin dal 
momento in cui il bambino en-
tra per la prima volta in con-
tatto con esso. guarda at pas-
sato dell'individuo; tende a 
stabilire quanto. man mano. 
esso corrisponda a stereotipi 
di comportamento, a livelli 
standard di nozioni, a valori 
ideologici consolidati. secondo 
le esigenze e le norme fissa-
te dalla classe dominante. I 
van livelli scolastici, i vari 
diplomi che contrassegnano la 
camera scolastica, i tanto a-
gognati c pezzi di carta >. non 
attestano mai capacity acquisi-
te. competenze speciflche, ma 
fissano le funzioni, il ruolo so
ciale a cui si presume di ave-
re adattato il giovane. 

E' per questo che il voto. 
rinterrogazione, la pagclla. lo 
esame. agiscono come indica
tor! di quanto l'opera di con-
dizionamento non e (o e) riu-
scita: si valuta, nel fanciullo. 
ci6 che egli non sa. la 
sua insufficienza. e non gia 
cib che egli sa. le sue capa
city. Ie sue aititudini. la sua 
voionta e la sua disponibilita 
airapprendimento, in sintesi 
fl suo future. 

« La scuoia come una corsa 
ad ostacoli. Con gli alunni 
trasformati in tanti piccoli ca-
valli che scendono in pista 
per superare lo scoglio della 
interrogazione. del trimestre, 
dell'esame. Chi taglia il tra-
guardo e bravo. Gli altri si 

• perdono per strada. Al primo 
o airultimo ostacolo. E nella 
maggior parte dei casi sono 
squalificati. restano fuori ga-
ra. Purtroppo e sempre il tra 
guardo quello che conta. Ma 
delle retrovie non si preoccu-
pa nessuno >. 

Queste chiare parole sono 
di un opuscoto delle ACLI 

. (Scuoia e famiglia: fl dorere 
di partecipare, a cura della 
commissione nazionale scuoia 
delle ACLI, p. 5) che, ci senv 
bra. da in forma piana e po-
polare una interpretazione cor-
retta dei meccanismi scolasti
ci. Vale la pena citarlo anco-
ra: cLa scuoia e fredda. im-
personale, rigida. antidemo-
cratica. burocratica e troppo 
spesso addirittura fuori del 
mondo. Cosi come e da noi e 
fl risultato di una sola volon* 
M. Mttraa alia famiglia • agli 

alunni, alia quale ci si pud 
semplicemente adattare. In un 
pianeta che si e tutto rinno-
vato, 1'unico segno di statici-
th viene proprio da insegnan-
ti (poveracci, in fondo sono 
anche loro vittime di un si-
sterna) che assomigliano sem
pre piu a un capo-stazione 
condizionato dagli orari. 

La famiglia vede nel rap-
porto scuola-figlio soltanto il 
risultato: cioe il voto o la pro
mozione. Che buffo che e que
sto voto, per6. Viene dato su 
una serie mnemonica di no-
zioni che saranno dimenticate 
dopo poche settimane (p. 9)... 
A questo punto si pud parlare 
invece che di criteri educativi 
di criteri selettivi. Oltretutto, 
vista globalmente e per i ri-

sultati che riesce ad ottenere, 
si tratta di una scuoia che cc~ 
difica un tipo di cultura (bi-
sognerebbe anche vedere poi 
quale cultura) che, a masti-
care un po* di storia. risulta 
esclusivo appannaggio della 
classe borghese. 

II rifiuto 
del «robot» 

nsomma, sembra tutto stu-
diato a puntino per acconten-
tare un settore della societa, 
lasciando da parte le masse 
popolari (p. 11) *, 

Le masse popolari debbono 
abbattere questi ostacoli. de-

vono rivendicare l'autogestio-
ne del momento educativo, la 
eliminazione di ogni bardatu-
ra burocratica, la fine di ogni 
strumentalizzazione di classe: 
si pud e si deve cominciare 
subito questa azione politica: 
essa acquistera peso e signi-
ficato se dalla base, nelle scuo-
le e nella societa, con la co-
sciente presa di posizione di 
studenti, famiglie e docenti, 
verra un netto rifiuto al pro
prio trasformarsi in robot ser-
vizievole, al sottomettersi al 
giudizio di un sistema freddo, 
impersonale, rigido, antidemo-
cratico, burocratico, anacroni-
stico: in una sola parola, an-
tiumano. 

Lucfo Del Cornd 
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Da Scuoia e famiglia: il dovere di partecipare. a cura della commissione national* 
scuoia delle ACLI (illustrazione di Sergio Barletta) 

II Festival del libro econo
mico si chiudera a Modena 
domenica prossima con una 
Tavola rotonda ed un dtbat-
tito. aperto al pubblico, sul 
tema La formazlone scientlfi-
ca nella scuoia dell'obbligo. 
Questa glornata e stata pre-
parata sulla base dl una ac-
curata indagine svolta me-
dlante questlonarl presso le 
scuole elementari e medic del
la provlncla dl Modena, 

A questi questlonarl han-
no risposto una percentuale 
molto bassa dl Insegnantl ele
mentari e circa l'85% degll 
Insegnantl medi, manlfestan-
do, questi ulttml, nella stra-
grande maggtoranza, la neces
sita dl un rtnnovamenio del-
I'lnsegnamento scientifico c 
di quello matematico in par
ticolare. 

Le ragloni di questo diver
so atteggiamento devono es-
sere ricercate, tra I'altro, nel
la diversa preparazione, co-
rente per I'lnsegnante ele-
mentare, In tutte le discipli
ne, ma soprattutto in quelle 
scientifiche, e speciftca, per 
I'lnsegnante dl matematica e 
scienze nalurall della scuoia 
media; nella totale mancama 
di librl ad argomento scienti
fico, in lingua itallana, ad un 
livello accessibtle ad un mae
stro elementare per un suo 
agglornamento; ed Inflne nel
le diverse condlztonl d'lnse-
gnamento net varl dclt della 
scuoia dell'obbligo. 

L'insegnamento delta ma
tematica, nella scuoia elemen
tare, e ridotto ad un far di 
conto e nel mlgliore dei co
al, ad un far di conto in si-
tuaziont motlvanti. Si e crea
te, cosi, un divario fra la ma
tematica per il popolo, che e 
il fare di conto del bottegato, 
e I'M alta matematica*, di cut 
ci si occupa nella Unlversita, 
alta quale si deve preparare 
U terreno nelle scuole llceali 
(ma in realta lo si prepara?), 
lasciando alle scuole dell'ordi-

LA BIENNALE Dl VENEZIA E UN FOSSILE 
Operante solidarieta della Federazione degli Artisti (CGIL) al movimento degli 

studenti e degli artisti in lotta contro le strutture della cultura di classe 

La Federazione Nazionale degli Arti
sti, di fronte ali'attuale stato di crisi e 
di agitazioiie che coinvolge la cultura 
italiana in tutti i euoi settori, afferrna 
la sua attiva ed operante solidarieta con 
1 movimenti contestatori degli artisti, 
anche nelle loro forme piu nuove e di-
rette di lotta. 

La Federazione rlvendlca, nell'azlone 
che da annl persegue, un suo ruolo de-
terminante per la maturazione di una 
coscienza sociale degli artisti rluniti in 
un impegno comunitario. II recente IV 
Congresso nazionale della Federazione, 
sensibile al movimento di pxessione del 
mondo della cultura e studentesco, ha 
additato ancora una volta la oecessita di 
profonde riforme strutturall al fine di 
sottrarre l'arte all'oppressione del mer-
cato privato ed alia stagnazlone delle 
istituzioni burocratiche. 

La Federazione in questo momento dl 
agitazione generosa e spontanea condot-

ta da tutti gli operator! culturali in Ita
lia, tlene a riproporre la sua linea pro-
grammatica ed a precisare 1 suol sem
pre piii pressanti obiettivl: 

1) Liberazione dell'attivita artistica dal
la pressione sopraffattrice e manlpola-
trice degli lnteressi mercantilisticl prl-
vati; 

2) Liberazione dell'attivita artistica dal
le manovre mistificatrici critiche e mu-
seografiche dirette a strumentalizzare la 
ricerca artistica; 

3) Liberazione dell'attivita artistica da
gli ingranaggi sclerotici delle istituzioni 
burocratiche; 

4) Valorizzazlone dell'attivita artistica 
neU'ambito di una larga iniziativa pub
blica che garantisca la partecipazlone 
diretta degli artisti alle nuove strutture. 

La Federazione e impegnata in una 
lotta per un pxofondo rinnovamento del
le strutture artistiche nel nostro Paese, 
che reinseriscano l'artista al centro della 

sua ricerca e lo liberino da ogni stru
mentalizzazione e da ogni sfruttamento 
da parte del potere monopollstico, mer
cantile e burocratico. 

La Federazione condivlde plenamente 
le esigenze che gli artisti italiani affer-
mano attraverso le diverse forme dl or-
ganlzzazione (sindacatl, assodazioni, a*-
semblee permanenti) atte a reallzzare 
una gestione responsabile e diretta del
le cose dell'arte. 

Per quanto riguarda 1 grandl entl espo-
sitivl italiani (Biennale, Triennale, Qua-
driennale), la Federazione awerte la ne-
cessita di una severa veriflca dl tall 
strutture, dlvenute in pratica anacronl-
stiche, pletoriche e fossilizzate di fron
te alle nuove esigenze ed esperlenze de
gli artisti italiani. E' ormai tempo dl II-
berare questi entl daU'lpoteca mercantl-
listlca e minlsteriale e riaffidame il go-
verno direttamente agll artistL 

CHIUDE LA GALLERIA «IL GIRASOLE 
Roma: il mercato d 'ar te strozza le inizialive culturali indipendenti 

II collettivo della gallerla romana «D 
girasole • (via Margutta 62a — tel. 672729) 
ci ha inviato 11 comunicato che qui pub-
bhchiamo: c La galleria 11 girasole, gestl-
ta e finanziata da un collettivo dl pitto-
ri e scultori e cosUtulta escluslvamente 
per svolgere un'attivita culturale rivolta 
ad artisti giovanl italiani e stranieri, a 
causa delle molteplici difficolta economi 
che e malgrado 1 ripetuli tentativl di 
renderla finanziariamente autonoma, do
po quattro annl di attivita si trova co-
stretta a chiudere entro 11 20 giugno 1968. 
Nel rendere pubblica tale decislone, 11 
collettivo ringrazia gli artisti. 1 critici e 
gU ainatorl che ITunno segulta durante 
questo perlodo e 11 lnvita a un gesto dl 
solidarieta con racqulsto dl opera pit-
toriche e graficbe di proprietk della gal
leria >. 

La sobrieta e la laconiclta del comuni
cato non devono trarre In Inganno: anco
ra una volta un'lniztattva culturale mdl-
pendente viene strozzata dalla dominan
te situazione di monopolio mercantile 
della vita artistica. Non e bastau 1'au-
togestlone, non e bastato 11 sacrtfldo im-
posto dal pesante costo economico, non 
a bastata 1'intelligenza puntuale della 
lnlztative artlstlohe, non e bastata la sim-
patia concreta di quanti hanno seguito 
il lavoro dl dlredone e di organizzazio-
ne culturale fatto dal gJoranl artisti da} 
oollatuvo, 

D monopolio mercantile, che control-
la al vertici quelle fatiscenti ma sempre 
utili strutture della vita artistica italia
na alle quali 1 giovanl non hanno libe-
ro accesso. non consente alternative: o 
la perfetta Integrazlone nel sistema di 
mercato che apre tutte Ie porte o la 
strumentalizzazione piu o meno occulta 
delle possibili contestazioni al sistema. 
Lo tengano presente 1 giovanl del • Gi
rasole»; e cosi gli artisti, gli studenti 
delle accademie e degll istitutl d'arte 
che to questi giorni conducono una lot-
ta formidabile contro la cultura borghe
se e le sue strutture: roccupaxlone cul
turale delle strutture culturali borghesl 
non avra prospettiva se presclndera dal
la realta della lotta di classe e dall'azlo-
ne globale della classe operaia, la sola 
oggi con la quale si possa distruggere 
per costnure. 

TJ sistema deU'arte-merce ha ta se la 
forza per far degenerare anche le occu-
pazlonl culturali. magan prevlleglando 
al vertlce sollto nuove scelte e ouorl ar
tisti. II freddo analltlco riconosclmento 
della propria condizione operativa, oltre-
cM sociale, neU'ambito del sistama dl 
mercato non deve essere evitato dagli 
artisti: ml sembra che la classe operaia 
proprio dal contlnuo riconosclmento del
la propria condizione operaia pigll enor-

Ctado oomuaqiM aba at ala anlvall 

dawero a una 3tretta anche per le cose 
deU'arte figurativa: cadranno i falsi pro-
blemi, le tante cose superflue e decora
tive; dovremo tutti stare al necessario; 
l'lstanza e l'esperienza d*una cultura ar
tistica nvoluzionaria, aperta a una verifi-
ca sociale diversa da quella dei «clan * 
dl mercato o di salotto. si npropongo-
no violentemente. 

I giovanl del •Girasole* 11 rltrovere-
mo vivl e svegli in tale stretta: una 
sconfttta economica non e una sconfit-
ta culturale; a loro, come ad altri grup-
pl, va il non piccolo merito dl avere an-
tidpato qualcosa. E restano anche le ln-
dicazionl artistiche, che voglio ricorda-
re, date con le mostre seguenU: 1965 — 
Vaiano, - Capotondl, Landlnl, Cbeochl, 
Gmotto, Bonelll, OMI, Amadlo, JanMel, 
Sarnari, Schlrolll, Guida; 1966 — Eusta-
chio, Provlno, Cotugno, Uekml, Tts-
aerand, Patella, Nespolo, Trizarry, Ma-
rianl, Parrt, Ghinzanl; 1967 — c Rinno
vamento delle nozioni visive*. Gruppo 
transazionale, Bardi, Waldorf, Checchi, 
Gaetaniello, Vaumo. Plrozzl, lOecieva, 
Neuwlrth, Painita, PonfraUB, Gulotto, 
GasUnl; 1968 — Donxelll, Astraxione de-
terminata, Cacdola, Euatachlo, «Equl-
po Cronicai e Romolo Cannalllal (mo-
stra tuttora aperta). 

Dario Mkacchl 

All'asta 
la celebre 
«collezione 
Phillipps 

ne tecnlco e professional la 
matematica come strumento 
per le appllcaziont pratlche. 

Inoltre, a livello elementare, 
l'insegnamento delle scienze 
e o un tnsleme di spiegazioni 
frammentarte ed approssima-
ttve destlnate ad appagare lr 
cutioslta che possono emerge-
re dalla vita di ogni giorno 
che st conqutstano e si tra-
smettono a livello di senso 
comune o, al masslmo, negll 
insegnantl piu avvertiti, e la 
conqulsta delle stesse nozio
ni e la ricerca delle stesse 
spiegazioni In un processo 
plu o meno elaborato dal pun
to dl vista didattico. 

A livello dl scuoia media si 
i tentato dl Uberarsl dello 
insegnamento nozlonlstico e 
dogmatlco del vecchlo Avvla-
mento, proponendone uno che 
da una parte afferma I'asso-
lutezza e la generaltta delle 
proposlzionl scientifiche, ma 
che, In realta, e del tutto 
estraneo ali'attuale svolgerst 
dell'effettlva ricerca, e che, 
dall'altra, tende a rldurst al-
l'insegnamento del <t metodo a 
che lo sclenziato usa nella ri
cerca. St tratta In sostanza dl 
riproporre, ad un piano diver
so, la scienza come qualche 
cosa dl definito e conchluso 
e I'affermazione della astortcl-
ta delle categorie scientifiche. 

Attualmente, nella scuoia 
dell'obbtigo (e nella media su
perior e), si tenia dl Introdur-
re nuovi programmi dl scien
ze che souo statt preparatt 
e sperimentati in altri paest, 
soprattutto In USA. CI llmi-
tiamo a sottolineare che l'im
portazione dl metodl didatti
ci, come quella del brevettl, 
rappresenta uno dei tanti 
aspetti della situazione spe
ciftca itallana (ed europea) 
nella dlvisione internazionale 
del lavoro neU'ambito im-
perlalistlco ed e una delle te-
sttmonlanze del rapporto dl 
sudditanza che, anche in que
sto settore, si e instaurato 
fra U nostro paese e gli USA. 

Questi programmi d'lnse-
gnamento tendono a far 
acqulsire, neU'ambito dl un 
effettivo sviluppo mentale. i 
concetti ed i procedlmenti 
sctentiflci, • basandosi sullo 
stretto parallellsmo che vl e 
fra le strutture mentalt che 
lo pstcologo studla nel loro 
graduate costttuirsl e le strut
ture proprle del slsteml dl 
conoscenza sclentlflcl, ed a da
re un Insegnamento scientifi
co contemporaneo alia nostra 
epoca, che tenga conto sia 
delle attuall conqulste della 
scienza, sia del nuovo atteg
giamento con cui lo sclenzia
to si rivolge alio studio del 
suol problemt, sia, tnfine. del 
rapporto che attualmente st 
e stablllto o, per certt aspet
ti non st £ stablllto. frn sclen-
ta e societa. 

L'educazlone scientifico at 
viene cosi l'educazlone della 
intelllaenza. Tutto questo. st 
per certl aspetti t* sembra 
molto interessante ed utile 
(se non altro perchi contri 
butsce a sgomberare U cam 
po deUa didattica nelle scien 
ze da tutte le mHlzzazionl e 
le retorlche, tra le quali la 
retorica deTle concluslonl e 
quetta della ric+rca). rischla 
perb di non riuscire a tradur-
re neU'insegnamento scientifi
co U fine ch^ la scienza st 
propone, doe tconoscere U 
mondo per trasformarlo e tra-
storrnfire 11 mondo per cono-
scerlo ». e. inoltre. dl dimentt 
carne Vasprtto sociale. doe 
che alia soluzione dei proble
mt deUm tcienza lavora una 
moltitudine di uomtni e che 
i risultatt ncquisiti da uno di 
essi rafforzano tndeboliscono. 
modiflcano U lavoro degU al- il 
tri, e viceversa, in un ciclo 
piu o meno lungo (ad esem-
pic, non solo evidenztare o 
meno neU' insegnamento un 
rapporto m cottaborativo » fra 
sperimentazione ed elabora
zione matematica. ma di af 
fermare che le costruzioni 
teoriche e Vossercanza em 
pirica non sono momenti tso 
labili dal complesso deU'attt 
vita umana, doe di reallzzare 
un nuovo rapporto tra mate 
matica, scienza e tecnica). 

La edema, oggi, e la prtn-
dpale matrice di tacnologie 
9 i U fattore sempre ptk tm-
portante della composizione 
del capitate, percto il stgnift-
cato della formazlone scien
tifico neUa scuoia deWobbh-
go va visto neU'ambito dei 
problemt che nascono dalla 
considerazlone sul rapporto 
fra scienza e politica e scien 
•a ed istituzioni, ctoe sul po 
$to che ha la scienza in una 
societa dmsa in ctasst, e sul
la parte effettlva che hanno 
le masse nella elaborazione 
deUe forme dl conoscenea, 

M. 6. D« Sabbtta 

» 

LONDRA, 13. 
II 25 giugno prossimo si svol-

gera a Londra. presso la casa 
c Sotheby e Co », un'asta nella 
quale verra dispersa una cele
bre collezione privata inglese 
di manoscritti e documenti: la 
« bibliotheca phillippica >. col
lezione raccolta da Sir Thomas 
Phillipps (1792-1872). Nella 
collezione Phillipps assumono 
particolare rilievo. per la cul
tura italiana, alcuni lotti che, 
per la qualita dei corrispon-
denti e per la varieta e l'inte-
resse degli argomenti, dovreb-
bero essere assicurati al patri-
monio documentario italiano, 
canservato nelle biblioteche e 
negli archivi di Stato. Questo 
perche l'inevitabile dispersione 
che l'asta comporterebbe signi-
ficherebbe gravi difllcolta per 
gli storici e gli studiosi — che 
ben conoscono la collezione 
Phillipps — e che dovrebbero 
quindi rivolgersi ad una plu
rality di collezioni. magari 
sparse negli angoli piu lontani 
del mondo, col grave pregiu-
dizio che e facile immaginare. 

E' evidente, a questo punto. 
che il Ministero della Pubblica 
Istruzione. dal quale dipendo-
no gli archivi e le biblioteche 
di Stato, dovrebbe seriamente 
interessarsi dell'asta che avra 
luogo presso la «Sotheby e Co> 
di Londra, e acquistare i lotti 
relativi all'Italia, per conser-
varli tra il nostro patrimonio 
culturale. Di milioni. e per 
cause ben meno importanti e 
interessanti. il nostro governo 
ne spende fin troppi: ne trove-
ra qualcuno per rilovare que
sta preziosa documentazione 
sulla nostra storia nazionale? 

CONVEGNI MEDIOI EUROPA 

L'INFORM AZIONE IMMEDIATA 

E' UNA NECESSITA' SCIENTIFICA 
Per colpa di una emozione 

improvvisa. oppure per una 
forma di emotivita cronica si 
pud avere uno stato patologico 
dell'intestino che si esprime con 
la stipsi, dolori addominali ed 
altre manifestazioni. Questi sin 
tomi che si awicinano alia co-
lite sono tipici di una nuova 
caratteristica definita dal Giro-
lami ai CONVEGNI MEDICI 
EUROPA. promossi da De An-
geli con la rivista Clinica Euro-
pea. «colon irritabile »: per cui 
le gioie. i dispiaceri, le ansie 
e le ambizioni possono dare un 
quadro di colite che esige da 
parte del sanitario una valu
tazione per difTerenziarlo da 
forme microbiche. parassitarie, 
allergiche, tossiche. 

11 progrcsso scientifico e un 
flume sempre piu ampio per 
le novita, questi convegni, di 
cui il primo si e svolto a Porto 
Cervo. si propongono di rea-
lizzare l'aggiornamento medico 
e 1'ediicazione sanitaria divul-
gando sulla stampa i vari con
cetti informativi illustrati dai 
numerosi clinici partecioanti. 
Nella sede di Sassari hanno 
parlato i ProlT. Virno. Maiti-
nez. Ricci, Dincoulesco, il qua
le. nella sua relazione su «te-
rapia idroclimatologica dell'ap-
parato digerente» ha soMetuito 
i'efllcacia delle terapie con le 
acque termali al fine di com-
pletare la cura farmacologica. 
cosa facile in Italia ricca eo-
m'e di fonti: S. Pellegrino. Ac-
quasanta del Tronto. Sangomini 
nota per il suo contenuto di 
bicarbonato calcico che agevola 
la funzionalita digestiva dei gio-
vanissimi, Fiuggi le cui acque 
oligominerali sono positive nel
la calcolosi urinaria e per il 
loro efTetto disintossicante adat-
te in geriatria: la loro azione 
speciflca e quella di creare un 
particolare flusso idrico nei re-
ni convogliando i depositi cal-
carei o altri elementi tossici 
verso le vie di eliminazione. 
In sede congressuale Labd ha 
evidenziato la negativita della 
cattiva alimentazione e l'ecces-
sivo uso del tabacco e dell'al-
cool. Per chi nelle bevande al-
cooliche. sotto forma di aperi-
tivi. trova un aiuto distensivo 
o digestivo. i relatori Massa 
e Frascati. nel precodente con-
vegno sempre a Porto Cervo 
di Informazione Dietologica. 
sostengono la necessit.i di com-
porre gli aperitivi in forma 

idroalcoolica ed a base di amari 
vegetali. le cui sostanze natu-
rali siano note nella farmaco-
pea ed usate in dosi adeguate 
nell'industria farmaceutica per 
Mnalita terapeutiche. con i suoi 
plementi opportunamente bilan-
ciati e privi di incompatibilita. 
Gli idroalcoohci presentano. 
pol, qualita conservative ed an-
tifermentative di grande uti
lity. Per quanto riguarda le ga-
stroenteropatie del bambino. 
per prevenirle Kubat ha sotto-
iineato la necessita di igiene. 
dieta ed omogeneizzati. 11 Fi
scher. infatti. di recente ha 
esposto la necessita che diventi 
sempre piii vasto il numero di 
bambini nutriti con proteine 
animali e vegetali omogeneiz-
zate e vitaminizzate. dando 
sotto questa forma verdure e 
frutta al 4. mese. carni e ver
dure al 5.. 6., 7. mese, solo 
carne all'8. e 9. Campanacci 
ha svolto una relazione sulla 
colleganza tra disturb! gastroen
teric! ed affezioni delle vie bl-
liari. Disturbi gastrici sono a 
volte patrimonio di soegetti 
troppo grassi per la loro in-
soddisfazione di gusto estetico. 
cioe abbiamo un • colon irri
tabile » per lo stretto collega-
niento che esiste tra stomawo 
e cervello: per cui non rimnr* 
che dimagrire con una dieta 
ferrea. esercizio motorio e te-
rapia fl>ica — come ha detto 
in un recente congresso il r»-
latore Colomlw — per mezzo 
di fonti produttrici di calore. 
sabbiature. saune, forni. ed In 
particolar modo bagni di schiu-
ma a base dj alghe. querela 
marina: le quali ricche di iodio 
combinato in forma organica. 
probabilmente stimolano il me-
taholismo attivando la funzio 
nalita tiroidea con un sollecito 
riassorbimento dei depositi di 
grasso. L'importanza della dieta 
stringata rimane sempre ed e 
stata convalidata dalle recenti 
est)erienze — ha detto il Pro
fessor Confort. — Infatti. re
centi esperienze compiute su 
diverse specie di animali hanno 
dato per risultato una longe
vity siiperiore dell'flO per cento 
in tutte Ie cavie con riduzionp 
di dieta. Inoltre l'insorgenza dei 
tumori era molto bassa nuine 
ricamente nei soggetti a cibo 
limitato. mentre arrivava nitre 
il 50 per cento nei liberi man 
giatori. 

M. PARLICI 

RICCIONE PENSIONE PIGALLE 
Tel. 42.361 • Vlcina al mare in 
zona veramente tranquilla • Ogn 
contorts • Maggio. giugno e set 
tembre L 1.600 compresa cabins 
mare e tasse. 
RIVAZZURRA Dl RIMINI • 
PENSONE c LARIANA •. Via 
Bergamo. 9 - Tel. 30.340 - vi-
cinissima mare • Ambiente fa-
miliare • Camere acqua calda 
e fredda • Giardino • tranquil-
la • giugno-settembre 1500-1600 
tutto compreso - Luglio-agosto 
Interpellateci. 

RIMINI - MAREBELLO PEN 
SIONE LIETA . Tel. 30 509 - vtd-
nissimo mare • Modermssimo -
parcheggio Bassa 1500 1700 - Alta 
20002500 tutto compreso Infor 
mazioru Tel. 28 53188 - MiJano 
TRENTINO/MOLINA (Val Flem 
me) • ALBERGO ANCORA 2.40a 
3.200 tutto compreso - Apparta-
menti. Informs Pro Loco Molina 
Fiemme. 

RIMINI • VILLA SANTUCCI -
Via Parisano. TeL 52.285 - nuova 
- ncinissima mare • Bassa 1500 

Luglio 2100-2200 • Agosto 2500 
complessive • Gestione proprie
tary. 
RIVABELLA/RIMINI - EURO-
MAR HOTEL. TeL 51.027. Nuo-
vnssimo sul mare • Camere ser-
vizi - baicone • ascensore - Au-
toparco - bassa 2.000 • Alta in
terpellateci • Gestione proprie-
tario. 
RIMINI - HOTEL TRE STELLE 
Tel. 27864 • Vicinissimo mare 
Camere con/senza servizi • Bal-
coni - Parcheggio - Ottimo trat-
ta mento Bassa 1600-1800 - Lu
glio 2300-2800 - Agosto 3000-3200 
tutto compreso. 

VISERBELLA/RIMINI • PENSIO
NE COSTARICA • Tel 38 618 Vi 
cinissima mare • tranquilla- Ca 
mere con/senza servizi • Baicone 

Parcheggio - cucina genuina -
Bassa 1500 - Alta 2000 tutto com
preso Gestione oroprietario. 
RICCIONE . PENSIONE GIAVO-
LUCCI - Via Ferraris 1 - Giugno-
settembre L. 1500; dall'l al 15/7 
L. 2000; 16-31/7 L. 2200; dall'l al 
20/8 L. 2600; dal 21 al 31/8 L 2000 
tutto compreso. Sconto L. 300 al 
giorno per bambini sino a 10 anni. 
Gestione propria. 100 metri da) 
mare. 
RIVAZZURRA/RIMINI - HOTEL 
AIGLON - TeL 30.934 • Camere 
con doccia e servizi privati oiu 
mo trattamento Interpellated. 
SAN MAURO MARE-RIMINI • 
PENSIONE SOPHIA Tel. 49132 -
Viale Marina. Ogni moderno com-
rort - Parcheggio • Ottima ed ar> 
bondante cucina Bassa 1500 1600 
Alta 1900 2600 tutto compreso. 

VI OPFRIAMO UN 

TRI 
1) POLIZZA Dl ASSICURAZIONE PER OGNI OG-

GETTO VENDUTO 
2) INSTALLAZIONE E ASSISTENZA GRATUITE 

PER 6 MESI 
3) PIANI Dl PAGAMENTO RATEALE 

PER UN VASTISSIMO 
ASSORTIMENTO PER LA 

CAMERE DA LETTO - SOGGIORNI - SALE OA PRANZO - ANTICA-
MERE . SALOTTI - CUCINE AMERICANE . MOBILI IN STILE - DIVANI 
LETTO • POLTRONE . MOBILI LETTO - ARMADI GUARDAROBA 
CARRELU . TAPPET! . DIPINTl - LAMPADE E LAMPADARI - TAVOLI 

SEDIE . MOBILI COM PON I Bl LI 

Se non trovate quello che cercafe 
CHIEDETELOl 

CASA 
ASTE[ 

I NOSTRI PUNTI Dl VENDITA PIU* VICINI 

ROMA: Via S. Silverio 45 - CIVITAVECCHIA: Via Garibaldi 1 - LATINA: plana 
IV Navembra 42/A - NAPOLI: Via Mofitealhrato 7t/t2 - SALERNO: Via F. 
Mann U14-11 - BARI: Via G. JaHa 11/B - FOGGIA: Via Cente Appiano M / H 
PALERMO: Via Cefaldo ParUie 42. 

Da 20 anni milioni di clienti 

ci dicono GRAZIE! 


