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La corsa agli armamenti 
imposta dagli Stati Uniti 

Due milioni e mezzo 
di miliardi di lire 

Quest* e la cifra che consumer* nei prossimi 
dieci anni la spesa militare nel monde, se 
nan si imperii un alt a questa pazzesca dilapi-
daziene di ricchezze - L'incontro di Helsinki 

La spesa complessiva per 
gli armamenti nel mondo ha 
raggiunto, alia fine del 1967, 
la cifra di 182 miliardi di 
dollar! (110 mila miliardi di 
l ire) ed e ulteriormente au-
mentata negli ultimi due 
anni. Ne informa, in un ar* 
ticolo sullo Scientific Ame
rican (ottobre 1969), Archi
bald S. Alexander, capo del-
l'ufficio economico dell'En-
te USA per il Controllo de-
gli armamenti: proprio la 
persona che ha potuto di* 
sporre. forse prima di ogni 
altro al mondo. di tutte le 
Informazioni raocolte al ri-
guardo. 

E' interessante e — senza 
dubbio — allarmante, che 
questo specialista sia ora 
giunto (come rivela nell'ar-
ticolo) a conclusioni non dis-
simili da quelle gia esposte 
In varie occasioni, nel corso 
degli ultimi anni, da parte 
comunista, e riportate dal 
nostro giornale. La piu im-
portante di queste conclusio
ni e che il tasso di incre-
mento delle spese militari e 
stato in questi ultimi anni e 
rimane piu alto del tasso di 
sviluppo economico su scala 
mondiale, cosi che una parte 
creseente delle risorse eco-
nomiche vengono via via de-
volute agli armamenti: e in 
atto dunque un processo di 
militarizzazione della econo-
mia. 

« Se il recente tasso di in-
cremento delle spese milita
ri continua, — scrive Alexan
der — la carta agli armamenti 
consumera nei prowimi W an-
*>! quattromila miliardi di 
dollari (due milioni e mez
zo di miliardi di lire). L'or-
dine di grandezza di questa 
somma e difficile da imma-
ginare. Essa eccede di molto 
la stima totale del suolo, gli 
edifici, le macchine, le fi-
nanze e il denaro liquido de
gli Stati Uniti. La spesa mi-
litare ha raggiunto un livel
lo il quale — a parte il pe-
ricolo della distruzione di 
massa — minaccia il benes-
sere economico e sociale del-
Vumanita ». 

Fra il 1964 e il 1967, con
tinua 1'articolo. le spese mi-
iitari nel mondo sono ere-
sciute (in termini reali, cioe 
calcolando l'aumontn dei 
prezzi) del 24 per cento: 
« Durante questo periodo la 
spesa militare e cresciuta 
molto piu rapidamente d>'-
Vaumento della popolarionp 
TTiondioFe (7 per cento), e TJJ'M 
rapidamente del prodotto 
globale mondiale (16 per 
cento a prezzi costanti) ». 

Per avere una idea di co
sa questo significa, « nel 
1967 i costi militari hanno 
assorbito il 7 per cento dpi-
I'intera produziane di heni e 
servizi da parte dell'nomo. 
Qualche cosa di simile al 
reddito totale di un anno del 
miliardo di persone che vi-
vnno nelVAmerica lalina. 
VfJl'Asia del sud (inclusi 1» 
din e Pakistan) e nel M"d;n 
Oriente ». 

Persino negli Stati Uniti, 
l'incidenza della spesa mili
tare sul reddito globale e 
aumentata negli ultimi tre 
anni sebbene fosse da tem
po altissima. aegiranrlo-i at 
torno al dieci per cento Tut-
tavia e proprio arazie alia 
spe^a military (spesa imprn-
duttiva. che consente di man-
tenere artificiosamentc il li-
vello dell'impiego e della 
utilizzazione degli impianti) 
che il reddito globale I S A 
continua ad aumentare. da 
actte anni o piu, con tin tas
so nettamente superiore al 
tasso medio mondiale: in ter
mini reali, qualche cosa piu 
del 4 per cento, mentre la 
media mondiale non supera 
Jl 3 per cento Di conseguen-
za, le spese militari deeli 
Stati Uniti ner anni sono au-
mentate anch'esso con un 
tasso piu alto del tasso di 
sviluppo economico mondia
le. anche .se non sempre piu 
elevato del tasso di sviluppo 
economico americano 

Ma il reddito nazionale 
USA e circa un terzo di quel-
lo mondiale. mentre la spesa 
militare USA e fra un terzo 
• la meta del totale mondia
le: si eapisee percio che 1'in-
aistenza degli Stati Uniti nel 
ricorso crescente alio svi
luppo degli armamenti, sia 
come fattore di precaria sta-
hilita economics, sia come 
strumentn di politica estera, 
debha necessariamentp coin-
volgere il mondo intero 1 
paesi piu direttampnte mi 
nacciati dagli armamenti 
USA, vale a dire sopratttit-
to i paesi socialist!, sono co-
stretti a spendere per la pro
pria difesa spesso piu di 
quanto sarehbe compatihile 
eon il pieno sviluppo della 
economia socialista. D'altro 
eanto, gli stessi Stati Uniti 
pwmono per smaltlre in 

' paesi minor! (nel qua-

dro di vari accordi multila
teral! o bilaterali) le arati 
che non considerano piu ab
ba stanza moderne per se 
stessi: e questo induce altri 
paesi minori a richiedere ar-
mi altrove. cosi che, nel com-
plesso dei piccoli paesi. le 
spese di armamento cresco-
no piu rapidamente che non 
il reddito nazionale. Anzi in 
totale, come afferma Alexan
der, questa divergenza dei 
due tassi di crescita e ve
ra per l'assieme del mondo. 

Se ne ricava facilmente — 
e lo stesso Alexander sem-
bra ammetterlo — che gli 
Stati Uniti stanno portando 
il mondo alia rovina. attra-
verso la distrr.zione sistema-
tica di una frazione crescen
te dei beni pmdotti e l"au-
mentn della snesa improdut-
tiva. Quello che forse e me-
no chiaro. ai sovernanti amp-
ricani r ai loro consigHeri. 
e che gli stessi USA. pro-
pulsori di auesto processo 
aberrante. non potranno evi-
tarne le ronseguenze. anche 
se. finora, sono riusciti a 
mantenere apDrossimativa-
mente una oronorzione co-
stante fra reddito nazionale 
e snese militari. 

Ma non potranno mante
nere questa pronorzlone an-
cora a lungo. tantn e vero 
che — eome nota Alexander 
— sia nesli ultimi tre anni 
essa ha cominciatn ad alte-
rarsi. rns! che al momento 
nresente anche nesli Stati 
TTnifi il tasso di inerementn 
della spesa militare p piu 
elevTto di miel'o relativo al 
reddito nazionale. e le estra-
nonolazioni a breve e m*»dio 
termine — di varie fonti — 
confermann questa tendenza. 

La via di uscita da nuesta 
situaziore (che ootrebbe por-
tare prima o noi a una crisi 
di terrificanti proporzionl) 
e persino o w i a . in termini 
economici. poiche con offni 
evidenza deve essere cerca-
ta nella direz.ione di un nuo-
vo sjstema di rapnorti con 
il terzo mondo. vale a dire 
nella sod^isfazione della do-
manda virtual^ di hen! e 
servizi. eetosissima nei nae-
si snttosvUunnnti T,e diffi-
eolta al ri?uardo sono no-
litiehe. " sembrano tali da 
comportnre una nrospettiva 
non breve di lottp e di so-
stanzn'i snostnmnnti dei ran-
norti <-li forza F' anche In 
nnrslo eorttpstn ebe assume 
rilievn l'incontro rhe ffli 
Stafi TTn!ti o VTTflSS awie-
rannn T ! Helsinki a meta 
nov^nnnre. sul tern1* di un 
»a'* • n"i norre alia eorsa 
an]j "'-"-irnenti Mieleari. 

INCHIESTA SULLA RDT, IL Pit GIOVANE STATO EUROPEO 

IGENITORIA SCUOLA CON IFIGU 
Hanno non solo il diritto ma il dovere di assisted una volta al mese, a turno, alle lezioni — Le discumoni 
con gli insegnanti — 1160 per cento dei bambini frequentano gli asili d'infanzia — Dieci classi obbligatorie — Le 
scelte successive — La riforma universitaria realizzata quesVanno e la creazione delle «unita di ricerca» 

LA RIVOLUZIONE D'OTTOBRE 
Mentre si svolgevano i lavori del congresso dei Sovi et, si udi un forte colpo di cannone. Era 1'Aurora che 
tirava su! Palazzo d' lnverno dando il segnale per I'assalto risolutivo. Nella foto un manifesto che raff i -
gura lo storico colpo di cannone 

AGGHIACCIANTE DENUNCIA AL C0NVEGN0 DI PERUGIA 

Morti per incuria migliaia di bimbi 
L'ltalia ha progredito nell'economia ma e arretrata nelle strutture sociali — Assente lo Stato anche nel-

I'educazione sanitaria — Perche I'ONMI ha fallito — La riforma e matura ma vi sono forze che la ostaco-

lano — L'unita sanitaria locale — Un appello alle forze popolari per una lotta generate e straordinaria 

Perche l'ltalia in questi 
ultimi venti anni ha segna-
to il passo nella lotta con-
tro la mortahta infantile? Per 
che sono morti decme di mi
gliaia di bambini piu del ne 
cessario (oltre 170 mua se 1 
tasso di decremento fosse sta
to da noi eguale a quello del
la RDT)? 

A questi mterrogativi \\ 
convegno di Perugia siLla 
protezione della maternita e 
infanzia ha dato una n^po-
sta politica prima ancora che 
scientilica, indicando nel « ca-
rattere frammsntano, tardivo 
e selettivo degli interventi si-
nora adottati » — dice la mo-
zione approvata — la causa 
pnncipale del fenomeno, ai-
fermando che ia tutela della 
madre e del bambino devtt 
essere collegata innanzitutto 
alia « modlf lea delle condizio-
ni ambientah», oltre che al 
«perfezionamento della assi-
stenza sanitaria e sociale » che 
deve essere svolta «in senso 
eminentemente preventivo » e 
Inquadrata nella «sollecita 
creazione del servizio s*n;ta 
rio nazionale e delle unita 
samtarte locali». 

Alcuni dati spiegano me 
glio il senso delle conclusio 
m e delle indicazionj cui e 
giunto il convegno. 

Nel 1966 in Italia i natl 
morti sono stati 19.306 su un 
totale di mortality entro :] 
primo anno di vita di 33 
mila 960. Se si va avanti 
nell'analisi si nota che que
sta «itnticipazione del daces-
so» stenta a ridursl proprio 
nei prlmi giornl e nelle pri
me settimane dl vita • che 
la ridiuion* * anoorm minora 

tra l figli lllesittimi nspetto 
a quelli legittimi, nel Sud 
rispetto al Nord, tra i ceti 
meno abbienti rispetto a quel
li medi e benestanti. 

E' dunque colpa del desti-
no se per ogn: bimbo unto 
morto altri quattro one ce 
1'hanno fatta rischiano di mo 
rire poco dopo o, se soprav-
vivono, rimangono lesi per 
tutta la vita, come e acca-
duto per i 100 mila spastci 
esistenti in Italia? 

Criteri 
economics 

L'espenenza italiana d.ce 
che piti del 50% delle lavo 
ratrici gestanti hanno iav^ra-
to durante la gravidarum e 
di queste un buon 20% sino 
al giorno del parte; dice che 
la mortahta tra pli imma'uri 
6 di 6-7 volte superiore a 
quella generate e che e parti-
colarmente eLevata proprio 
nelle zone prive dl servizi 
sanitan e civili; dice ohe rra 
le cause di morte persistono 
i d^sturbi dell'apparato dige 
rente (gas*ro?nterite e Miire) 
causati da batteri trasmessi 
al neonato dal poppatoio n >n 
ade^ruatamente sterihzza'o. fe 
nomeno pressoche scomparso 
in tutti quei paesi dove :>du 
cazione sanitaria non t anco
ra alio stato di sperimenta-
zione, come da noi. ma un 
fatto serio e concreto; dice, 
Inoltre, che enorme e stato io 
aumento delle morti o delle 
minorazloni dovute alle con-
aeguenae meccaoiche del 
ptrto. 

Un quadro agghiacci m'e, 
dunque, di fronte al qinlf 
il convegno ha reagito con 
un duro giudizio cntico. LM 
fronte ai dati che dimostrano 
il i^arattere prevalentemeiite 
sociale della mortality infan
tile, quello cne si impone — 
e stato detto - e la preven 
zione. Una prevenzione — ha 
sottolineato il professor Dojo 
gu — che non deve ess*p; 
genencamente intesa come 
diagnosi precoce e trattamen 
to delle malatue accerut'j, 
ma deve sostanziarsi di û i 
contenuto piu avanzato, qua 
le lo studio degli stati di pre 
disposizione e il consegudn'-e 
abbattimento delle cause am-
bientali e sociali che minus-
ciano la salute. 

L'attuale sistema a&sisten-
ziale, basato sulle rautue e 
su altn enti autonomi a strut-
tura verticale come I'ONMI, 
per il suo ca rattere frammen 
tario e privatistico (coperiu-
ra del nschio a malattia ac-
certata), esclude questo upo 
di prevenzione, e lo -jsclude 
in modo particolare verso la 
infanzia dato che — ha osser-
vato il dottor Lojacono - nel
la concezione tipica dl una 
societa a capitalismo avanza 
to e'e posto per un interven 
to di assistenza solo o innan 
zitutto verso \ « soggetti pro 
duttivi», in base al criterio 
della convemenza economica. 

Occorre rovesciare questa 
concezione e superare l'attua
le Upo di intervento sanita-
rio e assiatenziale costruen-
do le nuove strutture di quel 
servizio sanitarlo nazionale or-
mal da tuttl riconosciuto co
rn* urfecte ma di out i« for

ze della const'i vazione Oif ic(» 
lano I'attua/ione. (juali wmo 
Lt: caratienstiche di questu 
-S'TVIZIO appare chiaro da 
quanto si e andato sinoru 
dicendo: v. deve trattare di 
un servi/io pubblico che ;ib 
b;a come clemento discrimi
nant*' la prevenzione e c i e 
s;a diSponibile la dove i c.t-
tad.ni niarnk'Stano concre.a-
mente i loro Ijisogni di s,ilu-
te; un scrvi/io concepro in 
iorma urinaria e globale — 
aoolcndo qu.ndi la moltephci-
ta degli enti — per consen-
tire i'unitarieta e la globali-
'a de-l'mtervento sannar-.o, 
un servizio, inline, che fac-
cm perno sugli enti locali e 
Sia direttamente gestito dal
le popolazioni interessate. 

La tutela 
della salute 

Anche l servizi d4 prote
zione materna e infantile da 
vranno avere quelle canuc> 
ristiche di unitaneta e di de-
mocraticita e collocarsi neho 
ambito delle unita aaaltane 
locaH in modo da esseme 
una specifics parte opernt; 
va. partecipando perb a' di 
s'-urso generate di tutela del 
la salute 

Ora tuttl a parole diclua-
rano di essere d'accoroo con 
questa nuova conceziona; an 
che i dirigenti delle mutue 
e dell'ONMl vofllono :l bi 
glletto per saMre nil • trano 
della riforma sanitara». Ma 
l'unit* saniUria locale — 
struttura decent rata del ser-
vtiio aaniUrio n*sloful« — 

non puo essere no ia s ;ni 
ma dei poliambulutoi; nm 
tualistici ne la somina d'ji 
consulton ON'MI, bcnsi ur.a 
cosa completamentc nuova e 

in alternativa, in cui — conn' 
dice la moziona dj Perugia 
— « dovranno essere as^orbite 
le attr^zzature, il personale 
e le preziose espenenze ael-
le varip istituzioni ». 

Le grandi lotte operne e 
popolari di queste settirnine 
per la rasa e per la salute 
dicono che qut>sta lmpos'.izio 
ne, cui sono perver.ute le 
forze cultural! e poli'iche 
piu avan/ate, sta penetrando 
sempre f/iu ia coscien/a aei 
lavoraton e dei cittadmi. Non 
si tratta quindi di progetti av-
ventristici come qualcuno. an
che a Perugia, ha sostenuto 
per rinviare nei « tempi lun 
ghi» I'attuazione dslla rifor
ma e intanto rafforzare posi 
zioni di potere sempre pifi 
drammaticamente in contra-
sto con i bisognl della CJ; 
lettivita; si tratta invece dl 
obiettivi matun e raggiungi-
bili, a condizione che su di 
essi si sviluppi una lotta an
cora piii decisa e ampia. 

E' questo il senso piu ai-
to dell'appello lanciato dal 
convegno di Perugia, un ap 
pello «all'opinione nubbi'.oa, 
alle forze sanitarie e dello 
Stato», affinche si sviluppi 
una mobilitazione «general? 
e straordinaria», per can^l-
lare questo flagello della mor
tality infantile che non pub 
piu essere tollerato in un pae-
•e che mole essere moderno 
• democratioo. 

Concetto Testai 

D«! Bottro uiTiato 

BERLINO, norembre. 
II Kindergarten — asilo di 

infanzia — del Sationalrat — 
Consigho nazionale del Fron
te per una Germania demo
crat i c — ha festeggiato que
st'anno a Berlino. con qual
che mese di anticipo rispetto 
alio Stato socialista tedesco, 
l venti anni di esistenza. I A 
sua direttrice, Frau Irmgard 
Lobig, una gentile signora dal 
sorriso dolce e timido, il cui 
sguardo, tuttavia. lascia in-
rravedere una volonta ferma 
ed ostinata. vi lavora sin dal-
la fondazione ed ha ricevu-
to, nel corso degli anni. nu-
merosi riconoscimenti ufficia-
li, medaglie e diplomi Du
rante i festeggiamenti per il 
•M. della RDT, il Kindergar
ten diretto da Frau Lobig e 
stato visitato da Pham Van 
Dong, il Primo ministro del
la RDV. 

Nella RDT. come in genere 
in tutti i Paesi socialists me
daglie e diplomi hanno facile 
corso. Non si pub tuttavia 
non restare colpiti dal fatto 
che la semplice direttrice di 
un asilo infantile abbia tan-
te occasioni di affermare il 
suo prestigio nella vita socia
le. La chiarificazione nasce 
soltanto da un esame del si
stema scolastico della RDT, 
un sistema « unitario » che ac-
coglie ed accompagna il gio-
vane si pub dire iialla na-
scita sino alia laurea. II Kin
dergarten e il primo gradino 
di questo sistema. In esso il 
bambino non soltanto trovi 
un « rifugio » mentre i geni 
tori sono al lavoro. ma. sul-
la base di un programma 
che vale per tutti gli asili 
infuntili della RDT, riceve la 
prima preparazione presco'a-
stica: impara a disegnare. a 
cantare. a migliorare ed ar 
ricchire il proprio linguaggifi. 
a comprendere i primi rudi-
mentali concetti matematici. 

Oltre il 60 per cento dei 
hambini della RDT frequen
tano a tempo pieno i Kinder
garten. Per il restante 40 per 
cento la preparazione presco-
lastica awiene in cosiddetti 
« gruppi di gioco » che le scuo-
le stesse organizzano su base 
di quartiere o di villaggio. I 
programmi dei «gruppi di 
gioco» sono analoghi a quel
li deeli asili infantili. 

II bambino della RDT co-
minria a frequentare la scuo-
la vera e propria a sette an
ni rompititi. Da quel momen-
to. sino al compimento del 
sediresuno anno di eta, cioe 
per 10 anni, la scuola e ugua-
lr» per tutti, con gli stessi pro-
gran^ni, sia in ritra che in 
rampagna. Una differenza pub 
nasoere esclusivamente dalla 
capacita soggettiva degli in
segnanti. Anche nel piii pic
colo villaggio, comunque, e 
stata eliminata <a cosiddetta 
scuola « a classe unica ». una 
scuola cjoe in cui tutti gli al-
lievi di tutte 'e classi, insie 
me, ricevevano lo insegna-
mento. 

La scuola unira per tutti, 
nella RDT si rhiama «scuo
la superiore politemica » di 
10 classi. II programma di 
insc^namento prevpde, som 
mariamente- nei primi tre in 
ni, matematioa, scrittura e !e* 
tura p primi rudimenti de'!" 
scienze naturali e sociali; dal 
quarto al sesto anno. ini:v> 
doH'insegnamento delle sinr.o 
le science naturali o sociali • 
delle lingue stranicre; nesili 
ultimi quattro anni, svilupp'i 
delle capacita autonome » del-
l'attivita intellettuale deH'allii-
vo ed applica^ione pratica del
le conoscen/e scientifiche. 

Mella « scuola superiore po-
litecnica » la collaborazione 
tra insegnanti e genitori e mol
to stretta. Per ogni elasse vi 
sono « attivi di genitori » che 
discutono Tandamento oVlla 
classe, le misure per aiutare 
o far aiutare hambini non 
ademiatamentp sissistiti dai 
I>ropri genitori. ininative per 
ampliare l'attivita extra-sco 
las'ica degli alliev) fvisite ai 
muspi. al giardino zoologico 
nelle fabbriehe. nellp ca.ier-
me), 1'arricchimento di alcu
ni aspetti dell'insegnamento 
educazione spssuale, letture 
^peciali. I genitori hanno non 
solo il diritto. ma il dovere 
di assistere una volta al me 
se. a turno, alle lezioni Que 
sta collaborazione non sem 
pre e priva di difficolta: ta 
luni genitori talvolta «conte 
stano» le qualitii dell'inse 
unante, altri non si preoccu 
pano della classe. ma solo 
del proprio figho. 11 siste 
ma, comunque. ha trasforma 
to la scuola in un fatto di 
interesse pubblico generale 

Oltre agli «attivi dei gem 
ton », in ogni scuola viene 
eletto un « consiglio dei gem 
ton » che si occupa dolle at-
trezzature scolastiche. dell'as 
sistenza fornita ai bambini. 
del funzionamento della men 
sa e cosi via. Sia «attivi» 
che « consign * dei genitori 
perb, non hanno diritto di di 
scutere i piani di studio, la 
cui elaborazione awiene in 
altra sede. 

Al termine del dieci anni. 
unici criteri per il prosegui 
mento degli studi sono 11 ren 
dimento scolastico ed 11 com 
portamento sociale. Le stra 
de aperte sono due: scuola 
professionale di due o tre an 
ni che potra portare ad una 
scuola specialistlca, e cosid 
detta « scuola superiore allar 
gata » (pure di due o tre an 
ni) che consentjiii il consetui 
mento dl un diploma per ac-
cedere alinmiversiU o m un 
Utituto m livello unlveralta 
rio. Da notare che il diploma 
si pub ottenere anche In acuo-
le serall, aziendaJi o per cor-
rtspondenzn. C16 per oonatn-

tire a quei giovani che, per 
diverse ragioni. non avevano 
proseguito gli studi, di ripren-
derli anche dopo qualche an
no di at tivita lavorativa. Non 
solo in teoria, dunque, l'uni-
versita e aperta a tutti. 

II sistema scolastico cosi 
congegnato ha eliminato le 
trappole del tipo di quelle in 
funzione in Germania occiden-
tale che gia dopo il quinto 
o sesto anno scolastico desti-
nano l'alhevo. su una base 
di classe, o alia scuola pro
fessionale o all'universita. In 
effetti. le statistiche dicono che 
nel 1957 il H8.2 per cento de
gli studenti universitari o a 
livello universitario della RDT 
erano di famiglia operaia. 
Questa percentuale saliva a 
50.3 nel 19W), ma allora era-
no in vigore discriminazioni 
verso allievi provenienti dal 
ceto medio che sono state sue-
cessivamente eliminate. 

II problema che a questo 
stadio della struttura scola-
stica della RDT si pone e 
un altro e riguarda la pos
sibility o meno del singolo 
giovane di scegliere libera-
mente la facolta o Tistituto 
universitario da frequentare-

II 20" di Melissa 

Domoni convegno 
a Crofone dei 

quodri comunisti 
del Mezzogiorno 
Domenica manifesta-
zione in piazza a Me
lissa: parlera il compa-
gno Giorgio Amendola 

Per it U'0' anniversario del-
l'ci.c'i«io di Melissa si svolge-
ranno due importanti manife-
stazioni. 

Saba to 8 avra luogo a Cro-
tone un convegno dei quadri 
comunisti del Mezzogiorno. La 
relazlone sara svolta dal com-
pagao Alfredo Reichlin sul te
nia: c Cambiare politica per 
cambiare il Mezzogiorno»; le 
conclusioni del dibattito sa-
ranno tratte dal compagno Ge-
rardo Chiaromonte. 

Domenica 9 il sacrificio di 
Angelina Mauro. Francesco Ni-
gro e Giovanni Zito sara ce-
Iebrato a Melissa nel corso di 
una manifestazione in piazza. 
Oratore ufficiale della manife
stazione. che ha gia raccolto 
l'adesione di forze poli'icbe e 
l>ersonalita meridionaliste, sara 
il compagno Giorgio Amendola. 

Lo FGCI 

profesto per 

lo condonno 

di Benos 
Impegno di lotta con-
tro il regime di Atene 

e contro la NATO 

La Direiione nazional* dalla 
FGCI ha diffuM quatto comu-
nicato: 

« Con un'inf ame tentenza, II 
tribunale di A ten* ha condan-
nato alia pena di due crgatte-
li il compagno Demctrio Benat, 
segrelario generale della " Gio-
ventu Democratica Lambrakii ", 
dirigente d«i Fronta Patriotti-
co e della tc^.tenza che il 
popolo greco ita conducando 
conlro la dittatura dei colon-
nelli. 

i I giovani comunitti italiani 
protcitano conlro queito vergo-
gnoto atto, che tuona ad offe-
ta di ogni principle dl liberta 
e di giujtizia. e, menlre atpri-
mono la loro fratarna solida-
ricla al compaqno Bena* ed al
ia "GlovenKi Democratic* Lam-
brakii", chiamano tuttl I gio
vani democratic! ad intemifi-
care la lotta contro il regime 
di Atene ed I tuol criminl e 
contra la NATO, vero e pro
prio ttrumenlo dl reprettlone e 
di oppre*tione dei popoli. 

* Nel chiedere la libarta par 
il compagno Banat, I giovani 
comunittl Italian! ribadiicono >l 
proprio Impegno al flanco del 
popolo greco e della sua resi-
itenta contro il regime dl Ate
ne, creature dell'lmperlalitma • 

Nella RDT anche lo svilup
po delle strutture scolastiche 
obbedisce alle esigenze del 
piano economico nazionale. 
Sulla base del piano vengono 
percib stabilHe. tenendo con-
to del numero complessivo de
gli allievi disponjbili, le per-
centuali dell'uno o dell'altro 
settore degli studi. Come e 
facile comprendere. non sem
pre queste percentuali coin-
cidono con quelle dei desideri 
della massa dei candidate La 
at ti vita di convinzione prec-
so i giovani ed i genitori per 
indurli a scegliere il corso of
fer-to e grande e spesso po
sit iva. 

Cib non esclude, perb, casi 
di studenti che si trovano 
sbarrata la strada da loro 
desiderata (per esempio, la 
medicina> e che vengono po-
sti di fronte alia scelta: o 
un'altra facolta <ad esempio, 
ingegneria elettronica) o ab-
bandono degli studi. L'univer-
sita nel suo insieme, insom-
ma, fe aperta a tutti. ma non 
sempre la scelta della facol
ta e libera. Questo impedi-
mento e mitigato dal sistema. 
di scuole serali e per corri-
spondenza al quale abbiamo 
aceennato, nel senso che chi 
lo desidera, pur entrando nel-
l'attivita produttiva, pub ten-
tare, attraverso tali scuole, dl 
compiere gli studi che gli in-
teressano. Ma il problema del
la limitazione della libera scel
ta rimane. 

Ed eccoci all'ultimo gradi
no del sistema scolastico « uni
tario » della RDT, alle uni
versity. E' appena il caso aui 
di ricordare che tutta la scuo
la e completamente gratuita e 
che il giovane che en tra nel-
l'universita riceve uno stipen-
dio. modesto, ma, dato il si
stema di mense ed al'.oggi 
per studenti, sufficiente per vi-
vere e studiare (pur con qual
che sacrificio: alle mense, per 
esempio, le calorie necessarie 
sono assicurate, ma il pasto 
non sempre corrisponde al gu
sto individuate). 

Le universita e gli istituti 
equivalenti della RDT hanno 
subito quest'anno una grande 
riforma riassumibile in due 
punti: abolizione delle facol
ta e loro sostituzione co:: «t se-
zioni n; ptu stretto legame del
la scuola con la produzione. 
Obiettivi della riforma: gua-
dagnare sin dal primo gior
no la collaborazione attiva 
dello studente all'attivita pro
duttiva e ridurre. in certi set-
tori, il periodo di studio; eli-
minare 1'isolamento della ri
cerca scientific^ teorica ed al-
largare il potenziale di ricer
ca scientifica che la RDT gia 
possiede. La riforma e in fa-
se di attuazione. La sua con-
seguenza ultima dovrebbe es
sere la creazione di «grandi 
unita di ricerca * comprenden-
ti le v sezioni » universitarie, 
gli uffici di ricerca delle mag-
giorl aziende e le grandi or-
ganizzazioni scientifiche del 
Paese. A Jena, per esempio. 
gia s!l'inizio di quest "anno si 
fe dato vita ad una di que
ste « unita, di ricerca» fon-
dendo le «sezioni» fisica e 
matematica o chimiea e ci-
bernetica della locale univer-
sita con il reparto ricerche 
della famosa fabbrica «Carl 
Zeiss », oggi nazionalizzata. 

E' difficile, per un profa-
no, esprimere un giudizio su
gli effetti ultimi e sulla va-
lidita di una riforma cosi au-
dace. A quanto risuita, i pro-
fessori pib anziani, abituati 
da decenni ad un certo tipo 
di insegnamento e ad un cer
to metodo di ricerca, lhanno 
accolta con una certa diffi-
denza. Tra gli studenti. inve
ce, la reazione e stata positi-
va, perche vi hanno visto la 
possibilita di essere impegna-
ti piii presto nella produzione 
legata ai loro studi ed il mez
zo per rendere immediafamen-
te utili i nsultati dello stu
dio stesso. In ngni caso, la 
riforma e da considerare nel 
quadro dell'attuale fase dello 
sviluppo economico della RDT 
che, puntando sull'elemento m 
tensivo. ha biscgno di una 
razionalizzazione e di un coor-
dinamento d: tutte le forte 
tecniche e scientifiche d:spo 
nibili. 

II pericolo che in questo 
modo si creino quadri tecni-
camente e scientificamente 
molto preparati. ma con una 
ristretta concezione del mon
do e della societa. per i pro-
motori della riforma non si 
presents, sia per lo stretto le
game tra studio e lavoro. sia 
perche. essi affermano, l'or-
ganizzaz:one strssa della vita 
sociale della RDT mette con-
tinuamente anche il tecnico o 
lo scienziato a confronto eon 
la societa e gli impone delle 
scelte politiche. 
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