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I nodi delict capitale 

Dietro 
Pacqua 

di Roma 

Gli studenti medi a Torino dalle manifestazioni di strada alia lotta di tutti i giorni 

a scuola 
Mezza Roma scn/'acqua: e 

durcra fino a N.ilale. La no-
ttzia quasi non meravi^lia 
trattandosi della capitale di 
un paese che le classi do
minant! hanno costruito in 
modo tale che 6 sufficient 
un temporale per fame trc-
marc tutti »li argini. La 
comprensione politica dclle 
rafdoni di iin falto, non pud 
tultavia far dimenticare lo 
scar-dulo che esso suscita. 
Cerln. e'e slain una i'rana. 
anche di vasle prnporzioni 
(snllc cause o le responsa-
bilita della quale sono emer-
si aspetti gravij , e la frana 
ha provocate- a pochi chilo-
molri dalla capitale, il cedi-
mento di un Iratto dell'ac-
quedotlo. L'episotlio pu6 es-
sere tuttavia circoscritto en-
tro questi limiti e, una vol-
ta che il fltisso doll'acqua 
sia ripnstinato, essere del 
tutto dimenlicnlo? Non ci 
scinhra davvero. 

Intanto a Roma in questi 
giorni si c • scoperto » che 
II quantitalivo di acqua che 
6 a di-qiosr/ione og£i dcftli 
ahitanti delia capitale e mi
nora di cjuello di cui un cll-
tadino romano disponeva ai 
tempi di Nerone Eliogabalo 
fed erano i fempi in cui i 
cristiani venivano dati in pa-
sto ai leoni); si 6 scoperto 
che un famoso piano varato 
nel 19.55 per dare alia citta 
un acqucdotto di riserva, 
quello di Bracciano, e mol-
to lonlano daH'cssere atuia-
lo, p si e scoperto infine (a 
dire la vorita qucstc cose i 
comunisti romani e il no-
slro giornale sono anni che 
le hanno denunciate e la 
« scoperta > e di allri) che 
ci sono decine e decino di 
borgate ancora prive di ac
qua potabile e che continue-
ranno ad esserlo flnchc la 
giunta capilolina di eentro-
sinistra non si deciders a U-
rar fuori dal cassetto un al-
t ro piano — qucllo dclle fo-
gnature e degli impianti di 
depura7ione — che condi
tions la possibility di ailac-
ciare le borgale all'acque-
dotto. Insomma la scoperta 
che i cittadini romani in mi-
mero sempre maggiore fan-
no e che quelli che sicdono 
in Campidoglio innalzando 
ancora oggi, come fosse un 
drappo di progresso, la ban-
dlcra del centre- sinistra, non 
sono rhisciti a tirar fuori un 
ragno da un buco ed hanno 
continualo in tutti questi an
ni a muoversi soslanzialmen-
te all'inlerno della linea del-
le precedent! giunte centri
s t . 

II problema di fondo per 
Roma e qucllo dclle aree 
fabbricabili. Lo e da deci

no d'anni i'lie cosa ha falto 
il cenlro sinistra0 Ha vara
to nel '62 un piano rogohilo-
rc che avrcbhe dovuto, nolle 
intenzioni, tagliar le unghie 
alia specula/lone, ma poi 
non l'ha falto nspet tare no 
lo ha applicato. II risultato 
e che oggi intorno a Roma 
sla crescendo una nuova gi-
gantesca citta abusiva, sen-
za fognc, Mm/a acquedotlo 
c sen/a s m i / i . R il Campi
doglio sla a guardnre Co
me sla a gnardare le madri 
e i giovani che in questi ul-
timi mesi hanno percorso le 
stradc della capitale protc-
stando contro la pretesa che 
vengano chiamate scuolc e 
usali come tali umidi sranti-
nati o vecchi negozi presi in 
affitto e che la scuola maler-
na pubbliea sia ancora la 
« cenerenlola • e per il Co-
mune e per lo Stato. 

I'n occhin scmbrava aver-
lo almeno sncchniso il Poniu-
ne sul problema del IraHico. 
I/assessore socialist a era 
riuscilo a vnrare (\ue • isnle 
pedonah » e quatlro percor-
si riscrvati ai mczzi puhbli-
ci- Del falto se ne parlo 
persino sui giornaii ameri-
cani. Ma il provvedimento, 
per avcre un senso e dare 
un risultato, avrebbe dovu
to essere allargato. A que-
sto pun to, nel corso della 
riunione di una commissio-
ne, un dc si afz6 in piedi e 
esercilo il diritlo doroten di 
veto. I/nrchio dell'assessore, 
manco a tlirlo, torno a chiu-
dersi. Si aggiunga che in 
vari punti della citta sono 
cominciati rla anni, (ma non 
si sa quando finiranno) i la-
vori di scavo per un metro 
cho sara pronto forse nel 
due mi la. 

L'clenco delle cose dlmen-
ticate dal centro-simstra po-
trebbe conlinuare: deccntia-
mento amministrativo con-
tinuamente rinvlato, opcre 
pubbliche hloccate, un altro 
piano, qucllo della * 1(37 », 
ehe aveva vincolato oltre 
quattromila ettari dl arce 
edidcabili ma che ha aglto 
per ora solo su un fazzolet-
lo di terra gia di propriela 
eomunale. 

Ma Roma — si (lira — 
non e piii la capilale cor-
rotta dei tempi dell'Hilton. 
Ingenuo ottimismo. L'n ex 
sindaco, Pctrucci, un asses-
sore e un consigliere eomu
nale rinvinti a giudizio non 
baslano, forse9 

Come si vede, parlando di 
acquedotti siamo finiti qua
si a Regina Coeli. Ma quan
do gli acquedotti sono cola-
brodi, 1'acqua esce da tulte 
le parLi. 

Gianfranco Berardi 

Le esperienze dello scontro con la polizia - I tecnici: la scuola si preoccupa solo di « olienarci» 
dcre liceali e giovani di altri istituti - Una classe deserfa davanti ad un professore autorifario 

per la fabbrica - Tentativi per divi-
- «La battaglia e appena agli inizi» 

Un'assomblea degli studenti liceali e tecnici all'Ateneo di Roma 

Alia SNAM • progetti la lotta dura da 11 mesi 

Metanopoli: h rivolta dei teenki 
AI tecnico spogliato delle sue capacitd professional! non rimangono che gli illusori fattori del prestigio sociale 

Dalla nostra redazione 
METANOPOLI (MUano), 10. 

SNAM-Progettl: una lotta 
one dura da 11 mesi e che si 
h inasprita In queste settima-
nc, un organico di 1800 tecni
ci, un solo staiuone (una pin/.. 
»a su cui hanno calato 11 sot-
fitto) tavohnt e mobiletti me-
tallicl, a perdita d'occhio, dl-
sposti come lo tavolotle nel 
gioco del domino: una conca-
tena/lone sui dettagli e delln. 
quale sruRge hi logica rum-
plessiva. L'ambicnic offre fisi-
camenle 11 sensn della separa-
zione tra 1'identita del singolo 
e I'anonima collocazlone cho 
rfceve dall'ordine azlendnlc. 
«Un ordine — dice il docu-
TiicnLo dei comltalo di agila-
fione — che lende a fiantu-
mare qualsiasi atto produttl-
vo in una serle dl mansionl 
*taccate, affidnte a indlvidui 
lntcrcamiiiabill »-

Una simile organizzazlone 
ftziondale c I'ultuno e con-
SPRuente rlflesso del mula-
mento di politica dell'KNt 
dl cui la SNAM Progem e 
pailcl, opeialo dopo la mor-
tB dl M-illel. Deposla l'origi-
niina carina anllmonopolisli-
ca, diastlcnmente ndolle le 
Intraprese nel Tcrzo Mondo, 
11 complesso si e declsamen-
te inserito nel cartello petrol-
chtmlco. Si e cosl resa super-
flua 1'aulonomla setentUica 
BcqulsiUi nH'Ente dnll'inpe-
gno del suoi tccnlcl. che tnltl 
dalla ricerca sono stall utiliz-
zati, coirisponclentemcnte al-
I'inserimenlo dcll'ENl, con 
lunzionl abbastanza margina-
It nel mercalo mondiale. In 
una attivlla die viene defi-
nita di bassa tnf;cgneria Lo 
jntzio della prwatiszaztntte 
tleH'ENT viene fatto risaltre 
Bll'niiluiinn '6,"i. quando ven-
ncro concent rati alia SNAM 
Progetti 1 scivizl di ricerca, 
dl progcllazione e dt montag-

£o, e posh a dhposiziono ell 
Ue le imprcse del settore. 

La progetUizlone della raffl-
neria Shell di Taranto fu la 
prima dt una serle di opere 
che coinpressero le capacita 
professional! alia mera orga-
nlzzazione dei dettagli e che 
hanno portalo, nel giro di 
pochi anni, alia limltazione 
e alia drcoscrUione della 
competence. Al loro interno 
ha manovrato l'organizzazio-
ne aziendiile. 

Cosl alia SNAM Progetti. 
In questo rarel-itto trust di 
cogniziom e dl japacita pro
fessional! inutillizate, si lot
ta, ormai da 11 mesi, per re-
spingere un'organizzazione che 
ha rldotto II lavoro lntellet-
tuale a qualcosa di asbai si
mile alia produzione in fab
brica- al pari del gesto del-
1'operalo anche la prcslazlo-
ne del tecnico dlventa un'en-
lita scomponibile in una se-
rie di operazioni standardiz-
zate. 

Al proviso dl spoliazlonc: 
di capacita individual^ gra-
dualmeiitc applicato e prcs-
snche roncluso, la dne/.ione 
ha Intcso dare un a^sctlo ifli-
tuzwnnli', tn occasiono del 
rinnovo del contratlo fche 
avrebbp dcivuto avere luogo 
11 31 dicembre dello scorso 
anno) . Alle traliatlve si 6 
presentatn con la proposla di 
un Inqundramento che sop-
prime definitivamente le ca-
tesorle (discgnatori, tecnici, 
inge^nerl, ecc), tramlte una 
rlgida classlficazione del com-
pllt. 

Si tratta della job evalua
tion, la valutazione dclle di
verse altivita compiule sul 
poslo di lavoni 1'altlvUa del 
tecnico, giii paroellan/zata, 
viene a sua volla suddivlsa m 
una serle di opcra/.toni, 0^011-
na nlngolaimente pagata (tan-
to per In leltura del proget-
to. tanto per il discern), lanto 
pei I role-oil). La relrlhuzionp 
diventa cosl una soiiima di 
singoli compensl, secondo un 

punletigio burocrotlcamente 
delerminato, menlre la pre-
stazione si degrada a un as-
siemc di operazioni standar-
dizzate, raccolte in 16 «posl-
zioni » impiegatlzie (e 12 ope-
raie) 

1 La coudizione del tecnico 
e conncssa ai rapport! dt po-
tere e alle scelte politiche 
che la determinano — ha del-
to il compagno on Silvio Leo-
nardl durante 1'lncontro tra 
I parlamenlari milanesi e 1'as-
semblea che ormai da due set-
timane siede In permanenza 
alia SNAM-Progetti —. Non 
si possono trovare, cio6, of-
fettive soluzioni ai problem! 
emcrgenti dall'orgamzzazione 
azlendale senza la battaglia 

per la rlforma delle partecl-
pazloni statnll, dl cui la SNAM 
fa parte, e per una diversa 
politica di svlluppo ». L'azlo-
no sindacale non pub essere-
quindi vista disgiunta dalle 
strutture dl potere; la con-
nessione tra le immediate ri-
venclicazloni e II mulamento 
dei rapportl politic! ha fatto 
si che il I ecnico maturasse 
quel temi rhe sino a qualohe 
anno fa disinvoltamente ca-
talogava tra le fumistene so-
ciologiche. 

Diretto e manlpolato dal-
I'alto, speciallzzato in un 
aspetto a scaplto dl tutti gli 
altri, complessivamente de-
qualiRcato, ha scoperto che 
lo si sta portando agll estre-

ml della alienazione sociale e 
individual. L'appllcazlone del
la job evaluation e contro la 
quale alia SNAM si combatte 
da quasi un anno, lo ha pri-
vato degli ultimi frantumi dl 
quel ntratto idealizzato di s6 
e che conservava per mante-
nere 11 suo posto In una stra-
tificaztnne sociale che piu 
non esiste. La fine deU'ecmi-
voco viene espressa dal docu-
mento del comitato di agita-
zione. ((Oltre all'istruzlone — 
si dice — gli altri fntlori per 
caratterizzare 1 tecnici sono 
nell'ordlne. la funzione dirl-
genziale — anche so svolta 
a llvello modesto — il livello 
retributlvo, la possibility dl 
carrlera. 

Rivelato da un ex fisico dell'Eumtom 

Mella RFT si lavora 
per produrre arms H 

BRRLINO, 10. 
Ilcibert Patzclt, il fun/iona-

rio dell'Kurnlom rifufiiatosi 
nclla H.D.T.. 6 coniparsn icn 
.sera all.i tclcvisinne di Hoi li
no est e ha accu^ato indiretta-
mciitc la Repubblica Kodcrale 
'1'cdi'sc.i di lavoi.ire alia pro 
ilu/ioiif di arnii niKk'ai 1, 

Co 11c u nolo, l'.il/clt era ad-
tlctto in I.ussemlwrgo a uti.i 
se/ione della t'oinniissionc del 
la <JKV. per la distribnzione del
lo mfomi.'i/ioni per I'Kuralom 

I'at/ell ha r.icvontato die 
prima di entrare all'Kuiatom 
ha lavorato al contro per le 

ricerche nucleari di Karlsruhe, 
dove — a quanto ha riferito — 
bi declica particolare atten-
/ionc agli studi del ciclo del 
plutonio. Alia domanda se 
(jucslo elemento sia essowiale 
per la prorjuzione di anni nu-
(•lean ha nsposlo sen/a cstta-
ic di '-i 

['(il/.cll nvc\a lasciato 11 
Lussemburgo trc scttimane fa 
assicmc alia fmniglia: aieva 
chii'sio un permesso per ur-
jicnti aff.in pcrsonali nella 
(Jcrmnnia occidentale Poco 
dopo si seppe che si trovava in-
vece in quella orientale. 

La sua comparsa alia tele 
wsione segue di due scttima
ne qucila di un altro scienziato 
Icdcsco ft'derale. Erenfricd 
Pclras, il quale aveva detlo di 
nwv huorato a lungri alio stii 
dm dei progetti JXT la guerra 
chimica 0 battenoldgica HUMI 
/i<ili dal go\crno di lionn. 

I'at/clt ha U't'iiiin.ito la ^ i.i 
intorvi.'-t.i affcfiiando di a\er 
preso la dccisionc rli la.sriiiie 
la Rcpubblica Federal0 Teue 
.sea dujxi aver comprcso c!ie 
le sue cotiosccii7e e il suo a 
\ 010 non erano inipicg iti 
< nella guista ditezlone ». 

Per quanto rlgiiarda 1 livelll 
retnbutivi (stntetizziamo dal 
Uocumento) ba-sandoci sul datl 
medl riferiti al '66, si pu6 
parlare di altl stlpendi per 1 
soil tecnici dl 1. categoria (da 
3,3 a 3,5 milioni l'anno); i tec
nici di II categoria (retrlbu-
zione media da 2,1 a 2,4 ml-
Horn l'anno) hanno stipendl 
dello stes.so ordine di gran-
dezza degli Iniermedi; quelli 
di HI (1,3-1,5 milioni l'anno) 
sono al livello degli operal 
qualificall e specializzati. 

Quando si e cltata come ca-
ratteristica distintiva la fun
zione dlrlgenziale e evidenle 
che questa va riferita a una 
elite assai rislreLta: nella at-
tuale organizzazione del lavo-
ro la magglor parte del tec
nici svolge compltl dl cui non 
ha la rcsponsabilita. Essa 6 
delegata a appositi centri dl-
rezionali; da questi parlono 
precise e vincolantl dtretlivc 
die in pratica annuliano ognl 

j fnrma dl autonnmia ull'inler-
' no della struttiira. Per quail 

10 n^uarcla hi carriera, essa 
e riseivala a una piccola per-
centuale di tecnici laureali: la 
tendenza e dl confmare la 
quasi totahta dei tecnici In 
po.-ili dl basso e medio livel
lo. avvicinandoli alle condi-
zlon! degU operai: quindi, 
possiblllla dl carriera nulle, 
promozlone sociale e azlen
dale non prevlsta dal sistema. 

Al tecnico spogliato delle 
suo capacita professional!, 
senza alcun potere incasella-
to nella organlz/nzione azien-
dale — conclude il documento 
— vfrlualrnento nella stessa 
condizlone dell'opcralo, non 
rimangono che ell illusori fnt
lori del pinsligin sociale; la 
giflcen invete che la tuta, la 
scrtvania inveco che II lornlo, 
la ca.sa nel ilone piccolo bor-
phese Inveco che In qucllo 
popolai'p. 

Wladimiro Greco 

Dal nostro inviato 
TORINO, riircmbre 

I comiiati antirepressione, 
che iavorano in contatto con 
il movimenio umvcrsitano, 
.•lOiio di iin'elllcieu/a sbaloidl-
tlva. A Torino, ciascuno dei 
15 mila ragftzzl delle medin 
che per una settnnana circa 
hanno «tenuto» le strado e 
le piazze, sapeva con esattez-
/a qu''llo rhe doveva as]iel-
larsi dalla pohzla. 

Dice Bruschi, 17 anni, ler-
zo scieniiMco. « Ci sono innti 
figli di polbiotti alia media, 
10 sa? F, non c detto che i figll 
di poliziotto sumo Lenuii a 
nspettare il padie loro» 

v Sapevamo — dice Castel-
li — che c'eia slata una seno 
di i.struzioni che ci riguaida-
vano. Possibilmente mat pie-
cluare 1 lice! classici: troppi 
(igli di importanli papa. Usa-
re poco il mnngancllo, e mat 
sulla testa: II cranio sfonda-
to di un raguzzetto di 16 anni 
fa piii impressione del cranio 
sfondato di un universttarlo 
vemiduenne. Ricordarsi che le 
canagllette dclle medie vivo 
no in famiglia e i genllori 11 
tiattano da bambini. Bono 
troppo forii farebbero arrab-
blare t geniton. Ma ricordarsi 
che sono cnnaglmtte, quindi 
non farsi spaventare dalle fac-
ce infanlili; plcchmre soda: 
talci e schmffi. Usare cin-
ghle e catenelle, sulla faccia. 
Ma attenzlone a non portar-
gli via un occhio, altrlmentl 
sono... per il ministro. Colpi-
re con la calenella dallo zlgo-
/no al naso, di striscio, fa 
male e sangulna e 1 bambini 
A\ spaventano e scappano». 

« Invece i bambini non so
no scappatl — ride Bruschi 
e attorno a lui il gruppo si e 
inlUttto, ci saranno udesso 
cento ragazzl. Dall'altra parte 
della strada la sagoma guer-
rlera del gippone di polizia 
si delinea appena nella nebbia 
e 1 ragazzt la guardano e ri-
dono e si coprono la laccla 
col giornale piegato in quat-
tro. « Voi le catenelle e noi 11 
giornale » dice uno, rivolto al 
poliziottl. 

Cosl si sono difesi, co! gior
nale davanti alia faccia e den-
tro al giornale un pez/.o dl 
cartone, per renderlo piii so-
lido. 

Hanno l'infanzla viclna e gli 
pare dt giocare ancora? A dlr-
gli sciocchnzze dl questo ge-, 
nere si arrobblano davvero. 
«Quale inranzla?». IJI mag-
Rior parte di loro ha alle 
spalle una famlglia opevala e 
faticose gioinate dl scuola e 
doposcuola e poi a casa da so
il 0 con I fratelH minorl, a 
lavorare per aiulare la ma-
dro o il padre. 

Quale la ragione 
degli orari? 

« Siamo uguali ai nostri coe-
tanei che stanno in fabbrica 
— dicono — r\6 mil ricchi m* 
piii poverl, n^ piii intelligen-
ti nt5 piii stupidl. E nemnieno 
piii ambiziosi. II fatto e,hc sia
mo ancora a scuola 6 nbba-
stanza casuale: e'e chi 6 figlio 
unico e i genitori hanno pun-
tato tutto su di Hit; chi ha 
fratelll grandi che Iavorano e 
portano soldi a casa e gli per-
mettono di studiare; chi ha 
11 padre artigiano e chi ha il 
padre che fa doppio lnvoro 
Ma insomnia, non siamo dt 
un'altra classe. Parlo di nol 
delle scuok tecniche. Siamo 
uguali a loro operai e in que
ste scuole vorrebbero inse-
gnarci che siamo qualcosa di 
piii di loro e che siamo desti-
nati a diventare 1 loro enpi. I 
loro capi? I loro aguzzini, vor-
rebbero. Ma adesso e nulla: 
nessuno dl nol sta piii a que
sto sporco gioco )i. 

Mi mostrano un docu
mento: «Voi non dovele rl-
vendlcare degli orari divers! 
— ci ha detto una autorila 
scolastica dell'Avogadro — 
perch6 se gli orari sono cosl 
e per una precisa ragione: 
per abituarvt agll orari dl la-
voro che trovereto domanl 
nella industria. Anche delle 
malei'ie che possono apparire 
sonza giusllflcazione come ao-
giuslaggio, hanno una loro 
funzione: aggiustaggio serve 
ad abiluaivi a restare in pie
di due ore di seguito. E poi, 
e nel vostro mteresse non di
re nienle, altrnnenti l'lndu-
stria si accorge che 1'Avoga-
dro non e la scuola dura, so-
lezionalncc dl cui ha fama 0 
si rlvolgo altrove per 1 suol 
bisognl ». E II documento pro-
segue: « Innanzltutto ora sap-
piamo per sicuro che credere 
dl andare a scuola per Impa-
rare qualcosa di utile per nol 
6 ormai patrimonio dl pochi 
Minsk la scuola ft fatta per 
abituarci agll orari, ai ritmi, 
alia disciplina che Iroveremo 
domanl in fabbrica » 

La malilna del 20 novcrn-
bre 1'Avogadro f> stata occu-
pata dagli studenti e sgombo-
rata dalla polizia. Questo isti-
tuto «gloiioso» (come l'ha 
delinlto il preside) da cui 
per anni l'lnduslria tonncse 
ha attinlo a piene manl i suol 
quadri ^uballernl 6 stato il 
fulcro delle giornate di batta
glia dei medi lorlnesl. Dietro 
1'Avogndro sono scesl in scio-
pero quasi tutti gli istituti 
tecnici e professional! e poi 
le maglstrall, gli sclentllict e 
i licei. 

La lotta degli student! si 
e roM'sclata rispelto alio scor
so anno (e grazie alia for/.a e 
alia concreie/za del movunen 
to nato nello scoiso anno); 
oggi, 1 primi a muoversi non 
sono i rngazzi provenlentl da 
famiglie borghosi o intcllettua-
li e destinatl a diventare « In 
telletluall « di profossiono Og
gi a nuinversi sono i tecnici, 
1 Ilgli degli operai, desllna-

ti a diventare ingranaggl nel 
I'mdustna; 1 gcometrl, 1 mae
stri, i futuri ingegneri. 

Piii hberi del loro coetanci 
costrelti a otto ore dl fabbri
ca, ma non mono maturl e 
peifettamcnte co.scicnti dl 
condurre u una lotta di clas
se », questi studenti « tecnici » 
sanno di trovarsi dentro «lo 
anello piu debole n della cate
na repressiva della societh e 
di avere quindi m.iggion pos-
siblllta dl successo nella lo
ro a/ione di rotlura 

Naturalmonte non sono 
tutti egualmenre « poHtir y>.-\-
ti ». A Torino come nelle ni
tre cilia, il movimento dei 
medi ha caratlei istlche di 
sponlaneita incontenibile, al 
cui inteino decino di mlgliala 
di ragazzi scarlcano tensio-
ni e insofferenze a livelli di 
coscienza molto diversi. I 
« capi » come Bianchl o Ne
gro (tecnici), come Ilutter e 
Jalla (liccl classici) portano 
avantl un discorso complesso 
che investe non soltanto il 
rapporto studente-scuola, ma 
il rapporto scuola-sociota, a 
generalizza 1 temi del dis-
senso, 

Vogliono maggior 

potere reale 
I,a massa del ragazzi, ha 

caplto flno in fondo 11 senso 
della rivendicaztono assem-
bleare: vogliono maggior spa-
zio c potere realo dentro le 
scuole. Ma c'fc una tendenza 
« moderata » disposta ad ac-
coltare «anche» un'assem-
blea cons\iltlva e non deli-
berativu, disposta quindi « an
che » a scendere a patli con 
Tantmitartsmo del presidi. 

E c^ paura e confusione. 
Dice uno dei lanti voianlinl 
dlffusl in questi giorni: la 
lotta e appena agli inizi e a 
questi jagazzi tartassati da 
presidl, professor!, genitori; 
tenuti nell'lgnoran?a, dism-
formatl, a questi ragazzi cho 
flno a ieri leggevano soltan
to fumelti e che sanno appe
na cos'e il Vietnam perche" 
hanno sentito la canzone di 
Gianni Morandl, e che, di col-
po, per la prima vntta si so
no sontlti protagonist! dl una 
battaglia i cui contonuti in
vestors la totality del valorl 
in cui sono natl e cre^ciutl; 
bisogna dare tutlo il tempo, 
la solidarieta e l'aluto pos-
slbih, perche impanno a ca-
pire. 

(i Se gli operai non cl aiu-
tano, se non vedono cho noi 
siamo i loro figli e che lo 
nostre lotto sono uguali, se 
cl lasclano soli sara diffici
le evilare al movimento pun-
te di sflducia qualunquislica, 
di destrismo, di falso buon 
senso i). 

E' un liceale che parla e 
dice ancora1 '< Nelle scuole 
adesso c in alto da parte dei 
presidl e dei professor! 11 ten-
lalivo di dlviderci. A nol dico
no: ma come, nf meitelc con 
quelli degli isttfutt pro/essio-
sionall; uoi i colli, vi meitelc 
con yW analfabeli7 E a loro, 
dicono: come, vi volete met-
lere con quelli del llceo e 
dell'Uni-versitti? Non vi accor 
gete che loro si acrvono di 
voi per fare chiasso? Hanno 
tempo da perdcre, sono fi
gli dl signori I vostri genlla-
rl si ammazzano di lavoro 
per darvt la possibihla di ui-
vere meglio e voi rischiate dl 
perdcre tutto per endare die-
tro ai figli di papa E, a ca
sa, cl scnliamo ripeiere lo 
stesse cose ». 

Ma nelle piazze, nel cortef, 

contro la polizia, I ragazzi 
si sentono oguall. Sanno tut-
II cho la scuola ft sbagllala, 
che la socicta e sbagliata; 
sanno di ''sscrc egualment* 
opjiressi da un aulorltnrl-
sum cleco e da un'islruzlo-
ne tesa a fare dl loro con-
senzlontt strumenti dell'op-
picssiono di classe. Nessun 
p:Uernalismo, nessun morali-
sum ipocrlta rlesce a dlvl-
dciil Quesia vlsione fonda-
menlalmente miliaria rt"i con-
lennti per ora e sun"icien'« 
a ii'-o rti info una fo''za dl 
roMtl'-l r^f sjiTrntHi j fJOfl-
^•••alori d' tutti I tipi e dl 
tutti i parttti. 

« Vo; narlnte dl rivolnziona 
— ha detlo In classe un pro
fessore del D'Azegllo — par-
late, parlate, ma adesso slo-
tr qui 0 qui 11 coltcllo per 
11 manico ce 1'ho io ». E gli 
ha dato un comnito dl greco 
da levare .a pelle: in duo 
mintiti si e trovato davanti 
a un'aula vitota. Anche i na-
v!di 1'avevano abbandonato, 
c i] professore di greco ha do
vuto rassegnn rsl all 'evidenza. 

Lui non hii piu nessun 
coltcllo per II nuuiicn T ra
gazzi conducono la Inttn co
me vocllono, noi modi e con 
i tempi che seclgono. Ilanno 
abbandonato lo piazze, prr 
01 a, ma vanno avanti eon la 
occupaziom bianche, con la 
assemblee, i giuppi dl sludlo. 
Con 0 senza l'aulorlzzaziona 
del preside c dei professorl. 
Discutono i votl, discutono le 
Jntcrrogazioni, discutono 1 to
rn! In classe, ] test! e i pro-
grammi. 

Lavorano sodo, leggono avl-
damenle tutto qucllo che non 
avevano lotto prima: cercano 
nelle informazioni, nel llbrl, 
nolle rlvisle, tutto quello cha 
nei programml scolasticl non 
e comprcso. Cercano gli stru
menti per rendere piii effica-
co, consapevolc, preparata la 
loro battaglia e piii lucido, 
piu pohilco, phi precise 11 
loro impeto dl rivolta. 

Annamaria Rodari 

Basilea 

E' morto 
il teologo 

Barth 
UASILKA. 10 

II teologo svi7zcro Karl Barlh, 
die grande inriucnza ha esor-
cilalo sul pensicro religioso con-
lemporanco. c morto quesia 
nolle aH'cla di 82 anni. Ern na
to il 10 maggio 1886. Compitili 
gli studi di ieoloeia in Sviz/era 
c Cicrmnnia, puhblico la sun pri
ma opera, un coninicntario al-
1'Epistola ai Romani di S. Pao
lo che susciio grandi polrmi-
clic 

Rico|iri diversi incarichi nni-
vcrsilari fino alia salila al iw-
tore dei nazisli. Dopo la scon-
fitla icdesca fu reinlegralo nol
le carichc. Sullo ornie di Lnlero 
c Calvino, il Barth divenne imo 
tlci innggion Icoi ici del jirote-
stantesinio. 

La sua o)»ra maggiore. la 
«Kirciiliclic Dogmatik » (Dog-
matica della Chiesa), lia come 
pnncipio rondameninle In ro 
Diilsa dcU'esislcnzialismo filoso-
fico come bapc della riflesj-ione 
(cologica. 
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