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Liberalizzazione dell'abor-
to: un bene o un male per 
la societa? Quali le respon-
sabilita del medico? E* pos-
sibile pianificare le nascite 
senza ricorrere all'interven-
to chirurgico? Come esten-
dere l'uso della pillola? So-
no alcune delle domande 
che nei giorni scorsi hanno 
animato, a Budapest, il di
battito della VI conferenza 
intertuaonale deH'Aasocia-
done per la pianificazione 
della famiglia. 

Per l'Ungheria la confe-
renza e servita a riaccende-
re polemiche e dibattiti. 

II problems, per lo meno 
sino a poco tempo fa, era 
di una gravita estrema: na-
scono pochi bambini e nella 
stragrande maggioranza dei 
casi le giovani coppie non 
vogliono figli. Si ricorre —• 
e la legge da plena facolta 
in tal senso — aU'aborto 
chirurgico. La propaganda 
per gli anticoncezionali, ov-
viamente, non e proibita, 
anzi i medici ne sono attivi 
propagandists 

Vi e, comunque, uno sfor-
zo teso a dimostrare che 
c'e bisogno di mcrementare 
le nascite. La propaganda 
ufficiale non ha tutti i tor-
ti; si pensi che l'Ungheria 
ha visto, nel giro di pochi 
decenni, diminuire sensibil-
mente la popolazione. 

Per convincere i giovani 
ad avere figli, esistono va-
rie leggi tese a favorire le 
donne in stato di gravidan-
za. La donna che lavora ha 
diritto a un congedo di ma
ternity di 20 settimane, du
rante le quali riceve il sa-
lario integrale. Nel caso che 
il parto non si svolga nor-
malmente, la donna riceve 
un congedo supplemental 
di quattro settimane com-
pletamente pagate. 

C'e anche di piu: la don
na che intenda allevare per 
proprio conto il figlio — 
senza cioe ricorrere all'asi-
lo-nido di fabbrica o di 
quartiere — pud, dopo il 
congedo pagato di 20 setti
mane, restare ancora per 
due anni e mezzo a casa 
ricevendo un'mdennita men-
8ile che varia dai 500 ai 
600 fiorini. 

Ma torniamo al problema 
della pianificazione familia-
re. In Ungheria ci si rende 
conto che il problema del-
l'aborto chirurgico e gran-
de. Nel 1968 — dice il prof. 
Egon Szabadj, direttore del-
l'lstituto per la ricerca de-
mografica — abbiamo supe-
rato i 200.000 aborti. Dalle 
statistiche nsulta poi che 
su 8.000 donne in eta di 
gravidanza, il 58% sono ri-
corse a intervento chirurgi
co pur avendo fatto uso di 
altri mezzi di controllo del
le nascite- Ed e questo il 
vero problema. Non si pud 
denunciare la situazione — 
dice il prof. Szabadj — ri-
chiamandosi all'irresponsa-
bilita, ma bisogna ricercare 
i veri motivi anche nella 
qualita degli anticoncezio
nali e nella loro non ade-
guata applicazione. 

Certo e che oggi molte 
§ono le donne che ricorro-
no a un'interruzione volon-
taria della gravidanza. II 
permesso si ottiene facil-
mente. L'interessata si ri-
volge al reparto ginecologi-
to dell'ambulatorio di quar
tiere, viene sottoposta a 
una visita medica, dichiara 
di non voler sopportare la 
gravidanza, riempie un mo
dulo e attende la riunione 
di un apposito comitato me
dico. 

II comitato < ha il compi-
to di spiegare quali effetti 
sanitari nocivi pud provo-
care l'interruzione deMa gra
vidanza e di fare, inoltre, 
opera di convinzione ogni 
qualvolta 1'intervento medi
co non sembri giustiflcato. 
Se cid nonostante la donna 
insiste, la commissione con
cede il permesso »• 

«Proprio sul tcma della 
interruzione volontaria del
ta gravidanza abbiamo pen-
sato — dice ancora il prof. 
Szabadj — di chiedere la 
opinione degli interessati e 
secondo i risultati della no
stra inchiesta, soltanto il 
12% delle intervistate e 

Kr l'assoluto divieto del-
borto; il 48% e d'accordo 

con le pratiche attualmente 
in vigore; altre donne sa-
rebbero propense a porre 
alcune limitazioni >. 

Torniamo ai lavori con-
gressuali, dove si e discus-
IO anche delle limitazioni 
della legge. E' il caso del-
l'ltalia dove — come ha ri-
cordato la signora Gentih 
Filippetti, segretaria del 
Centro di educazione matri
monial* e prematrimoniale 
di Milano, in un'intervista 
a radio Budapest — • esi
stono leggi del periodo fa
scists che proibiscono la 
propaganda, la vendita e 
nwo degli anticoncezionali. 

« La relazione che gli un-
gheresi hanno presentato a 
questa conferenza — ha 
proseguito la segretaria del 
Centro milanese — e parsa 
estremamente dettagliata e 
completa e ha dato Tim-
pressione quasi che vi e un 
interesse del governo e di 
tutta la classe dirigente per 
il problems. Devo pero di
re che da noi i nostri cen-
tri fanno propaganda con-
tro l'aborto perche e noto 
che in Italia la piaga del-
l'aborto e gravissima >. 

II giudizio sulTarretrata 
legislazione italiana e stato 
pressocbe unanime. < Non 
c'e in Italia la possibility di 
propagandare attivamente i 
metodi di controllo delle 
nascite » — ci dice il prof. 
Livi-Bacci, docente di de-
mografia all'L niversita di 
Firenze. 

Naturalmente sull'estrema 
liberalizzazione dell' aborto 
non tutti si sono trovati 
concordi. E' stato citato il 
caso della Romania dove era 
in vigore una legislazione 
estremamente liberate, che 
pero e stata abolita nel 
1967. I problemi, quindi, 
non sono solo di tipo me
dico — come ci ricorda il 
prof. Livi-Bacci — ma an
che e soprattutto di tipo 
sociale. 

Un dato perd e certo. ed 
e che nei paesi dove l'abor
to e liberahzzato —- ed e il 
caso del l'Ungheria — si ten-
gono sempre piu presenti i 
problemi che la liberalizza
zione stessa comporta pro
prio per non perdere'di vi
sta gli obiettivi sociali del
la pianificazione familiare. 

C a r l o B e n e d e t t l La protests dei ragaul di S. Croc* nel corfile di Palazzo Vecchio 

LA TORTURA IN GRECIA 

CHE TE NE FAI DEL BAMBINO ? 
(e poi calci e pugni sul ventre 
finche fu un lago di sangue) 
Natascia Tsirca ci racconta la sua tragic a storia nelle carceri dei colonnelli 

LA tragica storia di Nata-
soia Tsirca diventb un •ca
so* di liv^llo jn*ernazionale, 
quando la stessa Natascia al-
cum mesi fa rilascib una scon-
volgente dicfaiaxazione al gior-
nalista inglese David Nathan, 
inviato ad Atene dal quotidia-
no londinese « SUN ». 

«Puoi 9oriver« ill mio no-
me », aveva detto con insisten-
za al giornahsta. «Ho perdu-
to il mio bambino. Sono Na
tascia Tsirca, ho 23 anni ». 

Gli sghern della giunta ml-
litare erano andati a petxjuisi-
re anche la sua casa, alle tre 
di notte, nel corso di una del
le consuete rotate. Trovarono 
alcuni volanUni del Fronte pa
triot tico, rorganizzazione clan-
destina di Reststenza della si
nistra. La portarono via insie-
me ai manto. I voiantani. Na-
tasoia h aveva raccoltt poco 
prima, sul maroiapiede, men-
tre nncasava Suo manto non 
ne sapeva nulla: a-1 momento 
della perqulsizione infatti, era 
appena nentrato. Non le ere-
dettero. E fu corxlotta m via 
Bubuhnas. nella famigerata 
sede della pohzia pohtica di 
Atene. Natascia aspettava un 
bambino. 

t Ooaa ne fad del bambino? 
Vuoi farne un lambrakista? » 
le risposero. Pugni e caloi al 
ventre. Venti percoaae con una 
baocnetta di ferro alia pianta 
dei piedi... Poi con i piedi 
gonfi, correre tutto attomo al 
terrazzo... Poi le minacce che 
sarebbe stata scaraventaita dal 
quinto piano se non avesse 
parlato. La gettarono giii per 
le scale e la trascinarono al 
sotterraneo, nella cella n. 3. 

AT*'alba del giomo dopo si 
aveglio in un lago di sangue. 
Aveva abortito. 

Da quaJohe mese, Natascia 
e riuscita a sfuggire alia stret-
ta sorveglianaa poiiaiesoa ed 
* andAta a Strasburgo, a te-
atknoniaire sulle torture inflit-
te agtl arrestati pohtici gre-
ci, dinansl a&la Sottocommis-
siona per i dirttti deM'uomo 
del Conalglio dTDurooa. 

L'aboiamo moontra/U in ca
sa di atnici qui a Roma. E* 
una sfcnpatica ragaasa con gli 
ooohi grandl, ohiaci, luminosl. 
Ha neuo sguardo aottanto una 
ombra <M dursaam • dj tri-

— « E' stato dtntcflo laacla-
re la Orecia?». 

-~ « Non * « caao di padac-
m. Tottovto tt dirb oho ho 
dovuto aafMitam I* fiaa dai 

lavort della Sottocommissione, 
per poter sfuggire alia sorve-
ghanza dei poliziotti. A Stra
sburgo mi sono presenta&a al
ia Sottocommissione id 26 lu-
gho ». 

— «Come mat, per6, non 
esitasti a dire il tuo nome a 
David Nathan? Non ne teme-
vi le oonseguenze? » 

— « Ma che cosa potevo or-
mai temere Avevo perso tut-
to ci6 che avevo di piii caro: 
la rma oreatura. Li odio, non 
ti puol immaginare quanto h 
odio! E poi la gente doveva 
sapere quello che mi era ac-
caduto Denunciare il volto be-
stiale disumano del regime, 
era Tunica mia arma per ven-
dicarmi di tutto il male ohe 
mi avevano fatto. E per la 
stessa ragione ho deciso, a 
maltneuore certo. di lasciare 
la Grecia Dico "a malmcuo-
re", perch* 6 11 che si lotta, 
in Grecia Ma non volevo che 
qualcuno mi potesse un gior-
no rimproverare di non aver 
compiuto un mio dovere un 
mio obbligo morale, di non 
aver contribmto a convincere 
Popinione pubbhea, sul carat-
tere addinttura ignobile di 
questo regime ». 

— «Si sente dire tal vol ta 
che il regime lascia sfuggire 
in modo intenzionale le noti-
zie suHe torture, per terro-
rizzare i suoi oppositori, of-
fettivi e potenziali, e lmpedl-
re cosl lo sviluppo della Rest
stenza » 

— « si, e vero Ma e anche 
vero d'altra parte che tl regi
me £ irntato dal fatto ohe 
queste cose le vengono a sa
pere aU'estero. E poi, si con-
tano oimai a migliaia i casi 
di persorte non impegnate nel
la Resistenza che, arrestate e 
torturate, una volta rilasciate, 
divantano mHitanti attivi del
la Resistenza. E si traitta so
prattutto di giovani. La orudel-
ta degli aguxsini ha sovente 
1'erfetto contrano di quello 
che loro sperano. Prima di es-
aere torturata, io stessa non 
facevo parte della Reaistenza. 
I volantmi M avevo dawero 
trovati in strada. Appena uacl-
ta dal oarcere, mi sono pero 
arruolata net Pronte Patrlotti-
co. Netle organiBaacioni di re
sistenza non ci si sente soli. 
II rtcordo dalle tortur* • del
ta umlUajdonl, l'odio, dhranta* 
no foraa e asione. 

«In quarantaaette gtoml di 
•egragaatans ho oonoachito pa-
rsoebi uomtai maravigfioaf, 

La giovana Natascia Tiirca torturata nail* carcari grach* 

ohe le torture non riuscivano 
a piegare. Soesso desideravo 
ohe fosst io ai loro posto nel
la sala di tortura sul terraz
zo dei quinto piano, quando 
sentivo il motorino il cui ru-
more doveva coprire le grids 
dei torturatt. Poi li vedevo tra-
scinati, aanguinantl nelle loro 
celle...». 

Natascia taoe, un po' pensie-
roaa, raocolta. Poi nprende il 
suo discorso; 

— « Ml rioordo di Panussis, 
un ragnsEO. A aettembre, con 
quel caMo, uooiva sempre dal-
la cella per andare aila tolet-
ta, veatito con un cappotto. 
La cosa mi incuriosiva: un 
giorno gli gridai dallo spion-
cino: "Di un po't Perche vai 
sempre in giro col cappotto?" 
E lui: "Perche tu non veda le 
ml* piaghe". Dacca, anche 
hM giovanlssimo rimarra, par 
sempre storpiato. Tra due *vi> 
alt*" al terraaao lo dovevano 
ncoverare aU'ospedsJe. Oerte 

volte gli curavo lo le piaghe 
con l'ovatta e le garze ohe 
avevo con me per le mie con
tinue emorragie*. 

— « Ma non eravate in cella 
di lsolamento?> 

— « Si, perb! Vedil Persino 
tra i guardumd Cera gente che 
non approvava II regime. In 
cella di segregazione c'e sta
to tra i guftrdiani cW mi ha 
dato l'aoqua, quaJohe mela, a 
persino delle caramelle. Certo 
non parlo di beetle come Lam-
bru. Babalis, Malios, Karapa-
natotte...». 

— « Sono stati loro a toctu-
r*rtl?» 

— « Non esattamente; lo so
no stata torturata da Msilos, 
Spanos e Babalis ». 

— « E Lambru? » 
— «Lambru dlrigeva I'opera-

atone: "Fataia partarel Non bo 
tempo da perdarsi Tanto tem
po sprecato par una ragaaal. 
nal". 

«La notte oWaoorto ml 

portarono all'ospedale sot to 
un falso nome. Io, per pru-
denze dissi subito il mio no
me ai medici. Costatata la 
morte del bambino, dovettero 
sottopormi ad un raschiamen-
to; pensai subito che duran
te l'operazione, mentre sarei 
stata addormantata, i poliziot-
ti avrebbero potuto mtprro-
garmi e forse ottenere delle 
nsposte, e chiesj ai medici di 
operarmi senza anestesm, 

« Una settimana dopo l'abor
to mi nportarono in via Bu
buhnas. Quosta volta le tor
ture si npetevano ogni sera. 
"Ormai non h«n piu il bim
bo. Devi parlare!", mi dice-
vano ». 

Natascia venne processata 
insieme al manto dalla corte 
marziale 11 manto lu condan-
nato a quattro anni e lei a 
18 mesi di reclusione Senza 
prove. La pesante condanna 
contro il manto fu motivata 
con l'aocusa di aver osato pro-
nunciare un «discorso politi
co » davanti alia corte Qual-
che mese dopo, tuttavia, fu-
rono rilasciati entrambi con la 
condizionale. 

— « E' un modo anche que
sto, dice Natascia, di terroriz-
sare la gente, senza affollare 
troppo le carceri Ti arrestano. 
ti torturano, magari ti proces-
sano, e poi ti rilasciano Ma 
dopo, guai a te se fai un 
"falso passo"! Ora sono preoc-
cupata per mio manto E' ri-
masto laggiu Da quando sono 
partita non ne ho avuto alcu 
na notizia. Potrebbero far gli 
del male Sono capaci dl tut-
to. Comunque... dovevo presen 
tarmi al Consiglio d'Europa 
Mi hanno ascoltato per ben 
tre ore. Mi hanno promesso 
di estromettere la Grecia dal 
Consiglio. Ormai sarmo tutto. 
Hanno persino visitato le car
ceri e fa sede di via Bubuh
nas. Come potrebbero non 
farlo? • 

Per ohl ha segulto da vicl-
no gli atteggiamenti equivooi 
e titubami del Consiglio dl 
Europe, il discorso di Nata
scia pub sembrare ingenue Ma 
c'e paaaione e sincerita in 
questo dtoeorso della studen-
teaaa greca. E' la speranxa del 
greet, soonfitti « umtliati da 
una Uittatura rocza e bestiale. 
nella aoUdarteta degli uomini, 
delle loro iatitualoni che si 
prodatnano damocraUohe • 
umanttaria, 

Antonio Solaro 

La scuola 
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in affitto 
A pochi giorni dallo riopertura mancano diecimila aule 

Doppi e f ripli tvrni, locoli senz'aria e senza luce, mentre i mi-

liardi del piano restano nel cassetto - Chiesta la creazione 

di un unico organismo regionale per lo sviluppo del settore 

DalU nostra redazione 
FIRENZE, settembre 

La sUuaztone della edi-
law. scolastica m To^cana e 
particolarmente a Firenze, a 
pochi gtorni dall imzio delle 
Leziom e della riapertura (tt>o-
nca) dell anno '69-70 presen-
ta molti aspeth inquietanti 
e dramrnattci: bastt pensare 
che, secondo un calcolo ap-
prossimativo sono necessarie 
diecimila aule per Jar fronte 
at fabbisogni di assoluta ur-
genza e per evitare le situa-
ztom di disaffio piu macro-
scopiche quali i doppi e i 
trtpli turni, la precaneta edi-
lizia di alcuni localt e la int~ 
doneita igiemca di moltt altri. 

Ci sono cast limite di scuo-
le accolte net soUosuoh (la 
« Barsantt » dell'Isolotto) net 
seminterrati (la « Donatello » 
dt Via Brum) prive di luce, dt 
aria, msujficientemente riscal-
date e dijficilmenle raggiun-
gibili con mezzi di trasporto 
disorgamci e saltuan, che it 
sono messi a disposizione. Un 
quadra tmpressionante. 

Pesanti responsabihia stan-
no a monte di questa situa
zione — dalla scuola mater-
na statale alle elementari, 
dalle medie alle scuole supe-
non, all'Umverstta — e chia-
mano m causa la hnea poli
tico del governo, saldamente 
ancorata alle anttche tmposta-
ztom classtste e gentiliane, 
che si nverbera m una sene 
dt diretttve limitatnct, di ca-
mlli burocratict, di ritardt tec 
met, dt controlli dell'autorttd 
tutoria, volti a vamficare la 
istanza democratic^ del dirit
to alio studio per tutti sand' 
to dalla Costttuztone. L'esem' 
pio piu probante di questo 
lasstsmo consapeoole ci vie
ne dalla legge 641 che avreb-
be dovuto coprire — per tl 
quinquennia 19t>7-l971 — le 
piii gravt insufjicienze quan
titative e assicurare, per lo 
meno, lo «status quo* di 
fronte all'impetuoso aumento 
della popolazione scolastica a 
tutti i Uvelli Ebbene- ftno 
ad oggi non un solo edtficio 
e stato costrutto con t finan-
ziamenti del primo biennto, 
ed e prevedibtle che il nuovo 
piano qumquennale tmztera a 
proporre la sohta sarabanda 
di mUiardi quando una sola 
lira del precedente e negletto 
qmnquennio non avra trova-
to possibility di concreto m-
veslimentof 

Gli enti locali della Tosca-
na hanno chlesto interventi 
per 70 mihardi, ma il go
verno ha fatto e continua a 
fare orecchi da mercante: le 
Prefetture da un lato bolcot-
tano ogni iniziattva organica, 
daU'altro autonzzano t Comu-
ni — costretti dalle crescen-
ti e irnmandabtlt esigenze 
scolashche — a ricorrere in 
modo sempre ptii massiccio ai 
locali di fortuna presi in af-
fitto (caricandosi di oneri tn-
sostembill) per cui va proli-
ficando m Toicana e a Firen
ze un fenomeno dt estrema 
gravita che minaccia di gene-
raliszam- quello, doe, della 
costruzione da parte dei pri-
mti di edifici scolastici che 
gli enti locali — se non vor-
ranno mandare i raqnzzi in 
mezzo alle strade — saranno 
costrettt a prendere in affit-
to Ci sono dei Comunt, spe-
ctalmente i capoluoghi di pro-
vmcia, che spendono annual-
mente per affitto, delle cifre 
con le qualt, potrebbero co-
modamente cottruire due o 
tre scuole nuove. 

Scelte 
casuali 

Ma oltre alia lentezza dei 
tempi dt attuazxone, la legge 
641 ha operato senza alcuna 
garanzta democratica nella 
formukuione dei program-
mi: il Comune di Empoli la 
cui popolazione scolastica — 
dato il suo carattere com-
prensoriale — e addinttura 
raddoppiata, ha avuto uno 
stanziamento di dieci milioni 
per i sussidi didattici di una 
scuola che deve ancora eiie-
re portata a termtne La Giun
ta e stata costretta — di 
fronte alia insenstbilita del 
Governo — a lottizzare un ter-
reno di sua proprieta propo-
nendost di costrutre a proprie 
spese due scuole elementari 
e tre scuole materne. 

La determinazione degli ob-
biettivi perseguibili e dunqu* 
assolutamente mancata e 14 
scelte sono avvenute al di fuo-
1 di approfondite valutazioni 
capaci di influire \n modo 
non disordinato suU'assetto 
territoriale delle strutture too-
lattiche, tulle loro dimemio-
ni e caratteristiche malgrado 
che alcuni enti locali « $o-
prattutto I'Unlon* regional* 
delle provincie ioscane, aw* 
tero predisposto in prece&m-
9a degli ttudi «ui centri a di-
Miratti in $tr«tta eon«#j**on« 
con la finaUta 4*i program-
mi dt tvUuppo « della pia

nificazione regionale. Cvb 
avrebbe offerto una prima ba
se — al di la del tradiziona-
le comprensono geo-economt-
co — per la vertfica delle ca
ratteristiche delle aree e per 
la indwiduaztone dei poli dt 
sviluppo e delle zone dt de-
pressione che emergevano dal-
I'analisi della dtstribuztone nel 
territorio delle attrezzature 
scolastiche eststenti. 

Hi trattava, in una parola, 
dt determtnare il bancentro 
del btsogni, calcolare il rag-
gio dt uttlita e conftgurare la 
necessana base di partenza 
per futurt tentativt di strut-
turazione net piccoii centri 
in modo autonomo con I'ob-
btettwo dt corrispondere a 
tutta la popolazione m eta 
scolare ugualt possibility di 
aocesso all'istruzione. 

Un altro 
limite 

Ma c'e un altro grave limt-
te che deve essere denuncia-
to: il progettato piano edtlt-
zio prescinde completamente 
da qualsuasi ipotesi di rifor-
ma scolastica e non accenna 
nemmeno lontanamente alle 
conseguenze di carattere 
strutturale che provocherebbe 
la introduzione a livello me
dio superiore di un biennio 
di formazione polivalente unl-
ca con la estenstone deWob
bligo scolastico al 16 anno di 
etii oppure una chiara scelta 
neU'tstruzione elementare e 
media infenore, a favore del
ta scuola integrata e consoli-
data. Senza contare tnfine, la 
esigenza dl dotare le scuole 
di strutture (palestre, biblto-
teche, zone di verde) indtspen-
sabili per un soddtsfacente 
funzionamento didatttco-me-
todologico, e per assicurare 
quel clima comunltarto e for-
mativo sollecUato dalle cor-
renti della pedagogia e della 
pticologta piu avanzata. Ma 
parlare dt queste cose da noi 
(a differenza di altri paesi 
europet ed extra europei) st-
gntfica precipttare nel mondo 
della favola. 

La realta infatti, e ben piu 
amara, e per queste ragioni la 
Untone regionale delle provin
ce — che rappresenta tutti gli 
enti locali toscant — ha chie-
sto la creazione di un unico 
organismo regionale (diretta 
emanazione dell'Ente regiona-

Paolo VI ai fedeli 

Idee nuove 
e profetismo 

pericoli 
per la Chiesa 

Paolo VI si e pronunciato 
contro il movitwnto dl nnivo 
\amento della Chiesa parlando 
ion in S Pietro, per la prima 
volta dopo le vacanze a Ca-
stolgindolfo. in occasione dol-
Tudionza generate accordata ad 
un numoroso t̂uppo di pelle-
grmi 

La vita camhia in modo cosl 
radicate — ha miziato il Papa — 
che non possiamo nroanere vin-
colati al passato; ma quosta 
corsa m avanti non ci autonzza 
a deviare dalla dirozione buona 
della tradiuone passata. Ogni 
innovazione deve essere conse-
guenza di una valutazione auto-
nzzata e responvibile. sia nel 
caxnpn istituzionale che in quel
lo dottnnale. < Uno non pud m-
>entarc — ha dctfco Paolo VI 
una nuova Chiesa secondo U pro
prio giudizio o il proprio gusto 
personate». II nferimento al-
I'I solo t to e ad altre analogbe 
espenenze di base A evidente. 

Paolo VI ha proseguito par-
la ndo del profetismo, deftnen-
dolo un « altro grave pencolo ». 
«Molti si dicono ispiraU da 
vento profetico e asseriscono 
— sono ancora parole del Pa
pa — cose arnsduate, alcune 
volte lnammissibiu. In questo 
modo avremmo un nuovo libera 
esame che molttplicherebbe te 
piu vane e le piu discutibiu 
opinion) in materia di dottnna 
e di discipline ecclestasUca, to-
gbere'bbe alia fede la sua oer-
texsa e farebbe delis Uberta 
personate un uso oontrario alia 
sua prima respoasabilita, quell* 
di eeroare la vent*, la quale, 
nel campo dalle venta nvelate, 
ha per sua gukU suprema il 
magistero della Chiesa ». 

Dunqut un fenno riduamo al 
rispetto deUt garardue. te sola 
autorissata a promuovere ed io-
dicare wnovaaiofu e nfomv, 

le) al quale sia affidata la 
formazione e la esecuzione 
dei proorammi, un oroamsmn 
dotato dei necessan strumen-
ti di mdagtne per una defmi-
zwnc dei tabbnogm degli ob 
biettivi e dei cntert di sce'.ta 
per programmi dl svilup
po edilizio m strctta connes-
•<ione con i programmi dt svi
luppo economico regionale e 
m collaborazione con gli enti 
locali ai quali deve essere rt-
conosciuta la facolta dt inter
vento e di progettazione di 
piani comprensorialt 

11 tatto nuovo — sofro U 
profilo politico — e dato dal
la diffusa coscienza che la 
scuola rappresenta uno del 
nodi centrali della societa e 
rtchiede un impegno perma-
nente, di massa. che non *i at-
fidi soltanto alle tradiziona-
ii forze pohtiche e smdacali 
o agit specialtstt ma scatun-
sea da forme nuove, oriqma-
It dt base e sappia mohihta-
re — in monmentt unita-
ti — studentt, msegnantt. ge-
nitori non solo per la *olu-
zione dt problemi contingent* 

e settorujli, ma tn vista di 
una prospettiva avanzata — 
net contenuti tdealt e nelle 
strutture — che deve passa-
re attraverso una riforma ra
dicate di tutta I'organizzazio-
ne scolastica. E' quanto sta 
accadendo nei rtoni, nei guar-
ttert, dove sono sorti conuta-
ti unitari, dove si sviluppa-
no forme di sperimentazione 
a livello educattvo (corsi dt 
recupero, doposcuola, corsi se-
rah per adulti) che affronta-
no in termini nuom U proble
ma della scuola, e in senso 
piu lato, quello della eleva-
zione culturale dei lavorato-
ri e dei loro figli nel fuoco 
della tematica polttico-soctale 
scacciata dalla scuola uffi
ciale. 

Si tratta di un movimento 
che tnteressa decine di quar-
tieri florentini, che si sta agi-
tando da tempo, che ha gia 
preso significative initiative 
(interventi presso la Prefet-
tura il Pravveditorato, mam-
festaztone dei bambini dt San
ta Croce davanti Palazzo Vec-
chlo) e che non manchert di 
far sentire la propria collera 
e protesta di fronte alia cro-
nica tnsensihiltta del Gover
no e al paludato ottimtimo 
del terzo commissano Prefet-
tizio. 

Giovanni Lombardi 

Scuola ' 

I proffessori 
non di ruolo 

scendono 
in agitazione 

Malgrado l prowedimoir. 
«trantiuillanti » del Minutr\> 
doll i P 1 1'inizio (tell'anno soo 
Litti^i, in modo piu pesante ctv 
noi passa to. sara « difficile » I! 
sindacato nazionale doi profes 
son fuon rviolo (Snafn> ha in 
fatti invitato tutti i profo-sor 
non di ruolo (circa 150 000) \ 
non nprendere servizio ton ii 
primo ottobre. La deeisone e 
blata presa — come si affonn i 
in un comumcaco — perche dof» 
l van colloqui avuti con il mi 
nistro dellu P. I. 6 st lto nscon 
trato che l problemi interossanM 
i dooenti non di ruolo non sono 
Stati ancora avviati a soluzione 

La circolare telegrafka con 
la quale il ministro dispone che 
l professon non di ruolo. i sup 
ptenti annuali. i supptenti tern 
poranei, gli incancati trienruh. 
i doccnti d; ruolo comindat: 
che hanno chiesto la confer 
ma, si present™ ai presidi il 
giorno 29 per riprendere »*r 
vizw nel posto che occupavano 
lo scorso anno scolastico, in at-
fesa degli incanchi a tempo in 
determinato — afferma lo Snafri 
— non pone nessun obbligo g.u 
ndico ma ha vatere di invito 
Lo Snafri chiede al governo 
che non siano indetu l eonsueu 
esami di abilitazionc c d> con 
corso e cne entro U setUmana 
sia presentato lo schema di pro-
getto di legge per la unmissione 
net ruob dei docenti attualmente 
m servuuo. 

Sulla questions dell* nomine 
U Sasnu (Sindacato autonomo 
scuola media) ha in via to un te-
legramraa al muustro della P.l. 
esprimeodo te sue c perptessita > 
circa U modo ui cui veogono 
confente. chiedeado 1* pubbu-
axuiMoe di tut** la operaataol, 
nuoacciando i) ritivo dei peapn 
rapprsssntaati daU* leiwmisawi 
proviociaU uiaMtaaH asasas i 
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