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I fatti di Milano 

Dopo l'inerzia 
della Questura 
anche l'inerzia 
della Procura? 
II dovere degli ergani dello Stato di garantire 
i valori sancrti dalla Costltuzione repubblicana 

< Qualeuno ha riconcsciuto Mario Capanna. Raggiunto mentre 
cercava cu allontanarsi * stato picchiato a pugm e a calci. Senza 
l'uitervento di alcuni carabinien ll " maoista " sarebbe stato cer-
tameote linciato. L'hanno trascinato verso la vicina galleria del 
Toro. tentando di proteggerlo daJla gragnuola di colpi che g!i pio-
vevano addo&so da tutte le parti e malconcio e sangmnante l'hanno 
fatto nparare in un portone ». 

... c Al iimite J*i ' nciaggio anche le aggressioni contro alt re 
sefcte o otto persone. M& in particolare. un gwane di 23 anni in 
fiubbotto dt cuoio. e stato quasi scotennato > ... 

... t Successivamente un migliaio di giovam di estrema destra 
m i dato alia caccia di element) di parte avversa ed ha mosso 
•lTassalto dell'Universit*. I dtmostranti hanno lanciato bastom e 
•pranghe dt ferro contro le finestre dell'Ateneo e premendo in 
massa sono nusciti a varcare i cancelli >. 

< Quando sono riapparsi alcuni erano carichi di pacchi di ma-
nifestini e di giornali del Movimento StJdentesco; un gigantesco 
fald ha distrutto rapidamente questo matenalev 

< Nella tarda scrata tre bombe Molotov sono state trot ate dagli 
agenti neU'Universita >. 

Cosi un quotidiano della 
eapitale inizia il racconto 
dell'ultima bravata missina 
in quel di Milano durante i 
funerali di Antonio Anna-
rumma. 

Altri quotidiani ricordano 
che al corteo funebre par-
tecipavano il ministro del-
l'lnterno, il Capo della Po-
lizia, il Prefetto di Milano 
Mazza, e centinaia di cara-
binieri e di agenti di P S . 
in divisa ed in borghese. 

Ma quanti sono i ferma-
ti? Quanti degli autori di 
quei reati gravissimi sono 
atati identifi iti? 

Sono queste le domande 
clw ogni cittadino oggi si 
pone. Le cronache danno 
notizia che il capo dell'lif-
ficio politico della Questu
ra del capoluogo lombardo 
ha inviato un rapporto al 
magistrato con il quale ha 
riferito che persone rima-
ste ignote si sarebbero re-
se responsabili di reati lie-
vissimi punibili a querela 
di parte. 

Ma il Procuratore della 
Repubblica di Milano che 
far a? La legge gli assegna 
l'obbligo di iniziare e di 
esercitare l'azione penale, 
gli conferisce la facolta di 
procedere ad atti di polizia 
giudiziaria anche direttamen-
te. Egli ha quindi la possi-
bilita di dare una qualifica-
zione giuridica ai reati che 
sono stati commessi e che 
a nostro avviso vanno ru-
bricati come delitti di ten-
tato oraicidio per alcuni 
episodi, di danneggiamento 
aggravato, di furto, di fab-
bricazione, di detenzione e 
di porto abusivo di armi e 
di manifestazione fascists 
per altri. Egli ha il dovere 
di assumere al piu presto 
la direzione delle indagini, 
ricercando le prove, e com-
piendo quegli altri atti di 
polizia giudiziaria, tanto piu 
se essi sono stati omessi, 
che valgano ad individuare 
gli autori delle violenze che 
•ono narrate nelle cronache 
di tutti i giornali. 

Come individuare i re-
•ponsabili non e — invcro 
— un problema di difficile 
goluzione perche non sfug-
ge a nessuno che vari epi
sodi sono documentati in 
centinaia di fotografie che 
in un batter d'occhio pos-
aono essere acquisite agli 
atti proccssuali. E, d'altra 
parte, i responsabili sono 
da ricercarc in una ristret-
ta cerchia di persone, non 
Iiuove ad imprese del gene-
re e percio note a tutti, an
che alia questura milanese. 

Ma dal Procuratore della 
Kepubblica di quella citta 
l'opinione pubblica oggi si 
attende qualcosa di piu: 
attende di conosccre quali 
ufficiali di polizia giudizia
ria presenti ai fatti, che 
avevano l'obbligo di indivi
duare i colpevoli di reati 
commessi sotto i loro oc-
chi, non hanno adempiuto 
a tale dovere e non hanno 
proceduto al fermo o al-
l'arresto dei responsabili. 
L'opinione pubblica esige 
che il Procuratore Genera
te presso la Corte d'Appel-
lo di Milano awalendosi 
della norma di cui all'art. 
229 del codice di procedu-

Storia e urbanistica 
di Palazzo Madama 

Palazzo Madama e il titolo 
& un cospicuo volume presen-
tito dal presidente del Senato, 
Fanrani, a personality pohtiche 
• giornahsti parlamentan; e un 
volume di 270 pagine sulla sto-
ria del palazzo che il Senato, 
in comitato segrcto. deliber6 di 
acegiiere come sua sede il 
20 febbraio 1871, cioe quasi 
cento anm fa, all'indomani del 
trasfenmento in Roma della 
eapitale dello Stato unitano. 

II palazzo. sorto agli mizi del 
'400 come abitazione pnvata di 
un digmtano della corte ponti-
flcia di Sisto IV, era passato 
poi alia famigha Medici ed era 
divenuto inline. alia meti del 
'700. edificio pobbueft. 

11 sigmAcato della pubblica-
eione e aottolineato da Fanfani 
• dal aegretario general* del 
inaeo doit. Baxsi. 

ra penale applichi le san-
zioni previste a carico di 
quegli ufnciili di polizia 
giudiziaria, che cosi agendo 
hanno violato varie disposi-
zioni di legge. 

I fatti accaduti a Milano 
sono obiettivamente gravi, 
perche si e tollerato che 
squallidi manipoli si pones-
sero alia testa del corteo 
funebre ostentando saluti 
romani ed innalzando ga-
gliardetti fascisti; ma an-
cor piu gravi diverrebbero 
se perdurasse l'inerzia de
gli organi ai quali e affidata 
la tutela della legalita co-
stituzionale. Tutti i poteri 
dello Stato, magistratura 
compresa, hanno M preciso 
obbligo di garantire i valori 
sanciti dalla Costituzione 

repubblicana perseguendo 
senza esitazione i rigurgiti 
di bestialita e di violenza 
fascista che la Carta Costi-
tuzionale ha decisamente 
condannato. 

La dodicesima disposizio-
ne transitoria vieta la rior-
ganizzazione sotto qualsiasi 
forma del disciolto partito 
fascista: e compito della 
magistratura renderla ope-
rante. Ben note disposizioni 
penali puniscono le persone J 
che organizzano, dirigono o 
promuovono 1'eventuale rior-
ganizzazione, nonche < chiun-
que esalta esponenti, prin-
cipi, fatti o metodi del fa-
scismo e chiunque con pa
role, gesti, o in qualunque 
altro modo compie manife-
stazioni usuali al disciolto 
partito fascista >. Queste di
sposizioni vanno applicate. 

II legislatore ha mostrato 
di annettere particolare ri-
levanza a questi atti, attri-
buendo innanzitutto al Tri-
bunale la competenza a giu-
dicare i reati descritti, no-
nostante che per la pena 
stabihta essi potevano es
sere affidati alia competen
za pretorile, e prevedendo 
che nei confronti dei re
sponsabili si debba proce
dere con giudizio direttissi-
mo o con rito sommario, 
cioe il piii rapidamente pos
sible. Perchi mai dunque 
la questura milanese ha 
considcrato quelle manife-
stazioni trascurabili ed e 
rimasta incrte? 

La Procura della Repub
blica di Milano deve ess» 
re di ben diverso awiso. 

Fausto Tarsrtano 

La lettera esplosiva e compromettente dell'ex ministro Stuart Symington 

Ecco la prova dell'appoggio americano 
al regime dei colonnelli fascisti greci 

Drammatica denuncia di Statis Panagulis: «Sono due i miei fratelli in mano ai dittatori ellenici: Giorgio, ufficiale dell'esercito, ha 
ditertato per non tervire il regime ed ha raggiunto Israele, ma qui e stato catturato dalla polizia per essere riconsegnato ad 
Atene » - Ad un'ora di mare dal Pireo, riusci a gettarsi in acqua - « Non abbiamo piu saputo nulla di lui. E' stato ucciso dall'eli-

ca? Lo hanno ripreso e rinchiuso nel car cere dove gia e detenuto Alexandros? » - « E^atroce tutto questo » 

QUANDO ANNA FA GOAL 

Si chiama Anna, ed « la ragaiza che sta tirando In porta il caJcio d«citivo: con la sua reto, Infatti, I'ltalia battera la 
Danimarca ptr 3 a 1. Siamo nello stadio di Torino, dove dinanzi a 12.000 spettatori le due nazionali femminili ti sono 
affronrate per un campionato europeo f«mminil«. II tlfo • itato Intense dicono i cronlsti: ma non speficano se per il be) 
gioco o per le giocatrici 

Che com succede quando un ministro ignora le « filastrocche » di Gianni Rodari 
• • - • — • - ^ — — - ^ ^ ^ ^ — ^ — . • i . - — - ~ ™ — 1 — - w ^ . 

Metti, una sera al Senato 
Peccato non avere avuto 

sotto mano, Valtra sera in 
Senato, le Filastrocche di 
Gianni Rodari. Come le avrei 
lette volentieri ai Ministro 
GuardastgtUt, che stava di-
fendendo con tanto accani-
mento un «punto e vtrgola» 
caduto a sproposito nel tetto 
del disegno di legge sui fitti: 
quando era chiaro che, m 
quell'articolo dt legge. asso-
lutamente ci voleva una «wr-
gola». 

Cera una volta un punto 
e e'era anche una vtrgola: 
erano tanto amici, 
si sposarono e furono feltci. 
DI notte e di giorno 
andavano intorno 
sempre a braccetto... 
Vede cose capita, onorevole 

Mimttro, a ri/iutore il divor-
zio anche fra un punto e una 
rirpota7 Addirittura il Presi
dente del Senato si dimette... 

Queste sono battute scher-
zose, si mfende. Ma non era 
uno scherzo la battaglta sul 
u punto e vtrgola » che si com-
batteva m Senato. Bra lu pro
va del nove; la prova della 
vertta (o dell' insincerita) di 
tante e solenni affermaziont 
che da anni t partiti e gli 
uomini del centroainistra ci 
rtpalMo m g&Uo eontinuo. 
Quant* volte abbiamo vitto e 
sentito il president* Rumor 
soavemente far boccuccta « 
parlor* d*Ua tana dtaltttica 

parlamentare, del necessario 
contributo delle opposizioni, e 
via cmguettando7 Bene. Que-
sta era Voccaswne buona Si 
discuteva dei fttti. Tutti t no-
stri emendamentt di $osta7iza 
erano caduti, uno dopo Val-
tro, come birilli Nulla da di
re, naturalmente. E' vero che 
il Paese tutto era sceso. alia 
ripilia. in saopero per la cti-
sa, e che quello del fitti era 
il pnmo nodo da •H'toQltcrc, 
con una legge che risiKHKlei^a 
alle attese legittime dei laio-
ratori. Ma e altrettanto tcro 
che le opintoni potevano es
sere diverse; e che spettava 
alle urne dire quale opinione 
pesasse di piu. 

Fin qui, nulla da dire. Ma 
U dtscorso cambiava quando 
si arrtvava all'arttcolo 6. Nel-
Varticolo 6 (e nell'articolo 7) 
del disegno di legge appro-
vato dalla Camera e'era un 
errore. Un « punto e vtrgola » 
invece di una «virgola». E 
il sense della dtsposizione 
mutava radtcalmente. era, 
addirittura, capovolto Ora e 
buona norma, quando a st 
accorge dt un errore, correg-
gerlo. Naturalmente, se si e 
ancora tn tempo: se la legge, 
cioe, e ancora tn navigazio-
ne, e gia non ha toccato il 
porto della OazxetU Ufficiale. 
Sarebbe caduto il mondo se 
*i fost* corretto l'*rrore? 
L'Italia tarebbe stata travol-
ta da un Urrtmoto mtiUrio-

so come quello provocato dal-
/'Intrepid a contatto con la su-
perficte lunare? No davvero. 
II disegno dt legge sarebbe ri-
tornato. dopo la correeione, 
alia Camera: che in un gior
no o due avrebbe conferma-
to I'emendamento. 

Queste elementarl verlta ho 
cercato dt dijendere in Sena
to, mentre scendeva la sera 
del 21 novembre 1969. Fatica 
inutile. Tutti schierati ccntro, 
i senalori del centrosmistra. 
Non un socialtsta che dtcesse-
si, hat ragiune. Non un do-
ccnte umiersitario dt diritto 
che ammomsse: cerchlamo di 
fare una legge che, almeno 
jormnlmente, si regga in p:e-
dt. Non un professore di bel
le letter* che insegnasse: qui 
ct va un virgola perche ti 
punto e virgola, come una cer-
ta aranciata, e un'altra COM 
e cambierebbe U senso del-
fa norma. 

Fatica inutile, la nostra. A 
corto dt argomentl, ma forte 
del sue peso, la maggioran-
za ha preteso di negare I'er-
rore con la storia, tutto som-
mato abbastanssa dtvertente, 
del processo di affrancamen-
to, nei secoli, della lingua ita-
liana dat vincolt della gram-
matica; o di giuftlficarlo, fa-
cendo ricorso alle norm* sul-
Vinterpretaxione delta legge * 
osservando che nestun giudi-
c* sarebbe mai caduto nella 
trappola di Quel « punto * vir

gola » (e non e stato davve
ro difficile osservare, tn re
plica, che una cosa e inter-
pretare una legge gia nata, 
e ultra cosa e emendare una 
norma che deve ancora vede-
re la luce), o, peggio anco
ra, di correggere I'er rore sot
to banco, in sede di coordi-
namento degli articolt, con 
una procedura vietata da 
tna chtarissima dtsposizione 
del Regolarnento del Senato. . 

Quest'ultimo tentativo — tl 
pnmo in ordme di tempo — 
e stato sientato dal Presiden
te Fanfani. custode del Rego
larnento. Ma nulla di piu e 
di diverso poteva fare tl pre-
stdente dell'Assemblea, e evi-
dente se non ricordare (e 
anche questo, meritortamente, 
e stato fatto) che il negare 
a occhi chiusi un errore co-
si manifesto non avrebbe cer-
tamente accresctuto il presti-
gto del Senato. E cosl anche 
un innocente emendamento, 
formulato in omaggto alia 
grammaltca, e stato travolto 
dalla compatla maggioranza 
di centrasimttra- non un bt-
rtllo e rimasto in piedt.. 

II segutto della storia e no-
to, e non vale la pena di 
insistere. Altrettanto chtara, 
mi pare, e la * morale della 
favola». Questa. Con il peso 
dei tuoi voti, la maggiorama 
di centrosintstra fa quello che 
vuole, anche a dispetto della 
grammatica, M' «democra* 

zia», questa7 E' «sana dla-
lettica narlumcntarc »? O nun 
p, mvecc. .sopr;iffa7ione ? II 
hello e che tl Ministro guar-
dasigillt, nella sua ultima sor-
tita oratoria del 21 novem
bre, ha attrtbuito a me la 
respon^abilita di aver provo
cato, parlando per Vappun-
to tli « sopraffazwnu», la 
rapprcsaglta <U lla maggioran
za Ma dan era, onorevole 
Mimvtro, la muaQinranza e 
cost allerqica alia toce della 
ragtone, c cost sensihile a 
quella del sentimvnta o. per 
meqho dire, del rtsentimento 
infantile e bwoso? C'e da 
rabbrtrtdire, dt fronte a si-
mtli confes^ioni. Ma io voglto 
sperare, senatorc Gava, che 
quelle parole Le siano dal sen 
fuggtte nel cltma dt suspense 
che st era creulo in aula dopo 
la lettera di dimisstoni del 
Presidente Fanfani E soprat-
tutto voglto sperare che, me-
ditando con calma. Ella sen-
ta un no' di rimorio al pen-
siero di non awr detlo siibtto 
dt si al nostro mnocente emen
damento grammatical, Un 
po' di rimorso, a costo di di-
venture . Ma lasctamolo dire 
a Gianni Rodari: 

II poveretto, che 
di cuore non era cattivo, 
diventt per il rtmorso 
un punto esclamativo. 

C. GsUnta Garrona 

nale c Mediterraneo '70 * 
appena svoltosi a Paler
mo, e sia attraversy una 
intervista concessa in esclu-
siva a! nostro gioraale. Com in-
ciamo dal ruolo degli USA. Pa
nagulis ha mostrato dalla tri-
buna la lettera — di cui diamo 
in prima pa.ina copia foto-
statica — invtata qualche me-
se fa ddl st'/iatore repubblica-
no americano Stuart Syming
ton, del Missouri, ad un ami-
co evidentemente non solo au-
torevole ma anche capace di 
valuta re in tutta la sua por-
tata le < impression! > del suo 
informatore. Symington non e 
un uomo qualunque. d'altro 
canto, ed i suoi pareri con-
tano. eccome: e stato mini
stro deU'aeronautica tra il '47 
e il '50, sotto Truman, negli 
anni piu oscuri della guerra 
fredda; e, grazie a questo 
passato, oggi fa parte tra l'al-
tro di alcune commissioni-
ni-chiave del Senato USA (ae-
ronautica naturalmente. servi-
zi delle forze armate, relazioni 
estere, questioni economiche) 
ed e quindi bene addentro da 
piu di vent'anni ai segreti del
la strategia politico-militare 
deirimperialismo USA. 

Bene, ecco come, con im-
pressionante lucidita, il sena-
tore Symington desenve la 
situazione die si e cr?ata nel 
Mediterraneo per la VI Fl<>t-
ta per trarne motivo di soste-
nere che I'appoggio dato ai 
colonnelli per reahzzare il col-
po di stato del 21 aprile va 
oggi non solo mantenuto ma 
intensificato, Questo dunque il 
testo integrate della lettera. 

c Care Giorgio, il rln-
grazio dalla tua nota dal 
20 fabbraio. Sono appana 
tornato dalla Grecia dov* 
ho parlato con paracchia 
ganta. Crado che sia nel-
l'mteresse di questo pae
se dare un appogglo ac-
curaram«nte controllato al-
I'attuale governo greco. 
Nel passato le cose non 
andavano bene, e temo 
che potrebbero subire fa-
cilmente un ulterior* dete-
rioramento. 

« Come tu sal il grande 
porto del Mediterraneo oc
c idental di Mers el Kebir 
in Algeria si e ora aperto 
ai sovietici, { quail utillz-
zano anche Porto Said e 
Alessandria, nel Mediter
raneo orientate. 

c II Libano, d'altra par
te, respinge la nostra flot-
ta dalla primavera del '67. 
Durante le due ultima vi
sile della nostra flotta In 
Turchia sono avvenuti gra
vi tumult) anti-americani. 

Le cose vanno diventan-
do sempre piu complicate e 
dal modo in cui vanno, ec-
cezion fatta dalla Grecia, 
sembrerebbe che sono ri-
masti solo alcuni porti nel 
Mediterraneo che la nostra 
flotta possa vivtare sen
za crear torbidi. Se quin
di e necessario far restare 
la nostra flotta in questo 
mare interno, penso che 
ci sia un motivo di piu per 
cercare di mantenere le 
stabilita in quel paese. Con 
II mio epprezzamento per 
la tu* lettera e I'augurlo 
di ogni bene. Sinceremente 
Stuart Symington, 25 feb
braio 1M9 ». 

Se esistono ancora dei dub-
bi — lia commentato Statis Vd-
ndgulis, molgendosi allatto-
nita folia di delegati italiani 
e stranten, di osservaton e 
di giornalisti di mezzo mon
do — su come gli Stati Uniti 
vedono la questione greca, eb-
bene questa lettera. intercet-
tata dalla resistenza greca, 
li dissipa e conferma a cosa 
davvero serve la presenza del
la Grecia nella NATO. 

Ma se tanto buon sangue 
corre tra i fascisti di Atene 
e gli USA. rapporti non me-
no stretti legano i colonnelli al 
regime di (Jolda Meier e di 
Dayan. E' una pagina inedita 
e sconvolgente che Panagu
lis ha cosi rivelato ai delegati 
di € Mediterraneo '70 >. 

< Nel novembre del '67 — he. 
rktto —, mio fraiello Giorgio, 
ujficial* deU'*$*rcUo greco, 

Clamorose conferme sul ruolo di sostegno (e sui motivi di quest'appoggio) dav 
Sli Stati Uniti al regime dei colonnelli greci; e drammatiche rivelazioni sul deter-
ntinante aiuto, di marchio collaborazionista, fornito dal governo di Israele per 
la cattura e la riconsegna ai fascisti di Atene di Giorgio Panagulis , fratello poco 
noto (o addirittura ai piu sconosciuto) di Alexandros, martire della resistenz* 
ellenica, sono state fatte dal terzo dei Panagulis, Statis, sia nel corso dei lavori 
del convegno internazio- ~— „ _ _ _ _ ____.^__ — 

a» colonnelli. Giorgio riprese 
allnra la fuga e dopo mille pe-
npezie durate quasi due mesi 
riusci a raggtungere Israele ». 

— Î a sua presenza non pai-
so inosservata. naturalmente. 

« Certo. Forse era pedtnato. 
in ogni caso e evidente che i 
servizi di informazione di Gre
cia e di Israele lavoravano in 
stretta colloboraztone per non 
lasc'iarsi scappare Giorgio *. 

— E la cattura come avven-
ne precisamente? 

€ Conosciamo quasi tutto 
quel che e avvenuto, ma sole 
sine a un certo momento della 
vicenda. Mio fratello venne 
arrestatn dalla polizia tsraelia-
na intorno al 1011 novembre. 
Lo caricarono in manette sulla 
nave greca " Anna Maria " 
che era 'ilia fonda nel porto 
di Haifa, e U avvenne la con-
segna ufficiale del prigionie-
ro ai suoi aquzzini. La nave 
salpo immediatamente per la 
Grecia. Senonche, od un'ora 
dall'arriro al Pireo, Giorgio 
riusci a Jnrzare Voblo della ca-
bina in cui era rinchiuso. e a 
calarsi in acqua con una June 
ricavata dalle atrisce di una 
enperta. E' stata una fuga 
drammatica, o forse soltanto 
un drammatico tentativo di 
fuga ». 

— Perche parli di fentatiro? 
« Perche da quel momento. 

dal momento in cui mio fratel
lo si e gettato in acqua, non 
abbiamo piu saputo nulla di 
lui: c stato dilaniato e ucciso 
dall'elica della nave? sono 
riuscifi a riprenderlo e a rin-
chiuderlo nel famigerato car-
cere doue e gia rinchiuso 
Alexandros e che non sappia-
mo dove si trovi? e riuscito 
davvero a fuggire? e in questo 
caso dov'e? Non sappiamo nul
la. E' atroce tutto questo », 

Ed e atroce (ma non sor-
prendente) sapere che se il mi-
stero circonda tuttora la sorte 
di Giorgio Panagulis, una pe-
sante e sino ad ora non co-
nosciuta responsabilita grava 
direttamente sul governo israe-
liano e sulla sua polizia che, 
per t amieizia » con i colon
nelli di Atene, hanno traditn 
un combattente della resisten-
7a consegnandolo in catene ai 
suoi persecutori. 

Giorgio Frasca Polara 

L' ex ministro democratico 
Stuart Symington 

preferiva disertare per non 
servire il governo fascista. 
Giorgio nusciva dopo molte 
peripezie ad arrirare in Israe
ls con lo scopo di raggiungere 
da li un paese occidentale in 
cui trovare rifugio. Mio fra
tello venira pero catturato dal
la polizia sionista la quale lo 
consegnava alia polizia fasci
sta di Atene. Questa e la vert
ta dei fatti». 

Dopo U suo emozionante in-
tervento. Statis Panagulis ha 
fornito a I'Unita una ^erie di 
impressionanti particolari sul
la vicenda. sul ruolo collabo
razionista del governo di Israe
le e soprattutto sulle incognite 
che tuttora gravano sulla sor
te del fratello di Alexandros. 

— Quando, esattamente, so
no cominciati i fatti. e m che 
modo si sono svnlti? 

« Mio fratello comincin la fu
ga verso i primi di scftcmbre. 
Attraierso il fiume Erros\ riu 
scendo cosi a raggmnoere la 
Turchia. In Turchia pero gli 
rifiutarono il diritto di asilo 
politico: anche quel governo 
e amico e servo degli america-
ni, figuriamoci se fa un torto 

Rimossa I'opposizione dei collegi 

I neo-geometri 
iscritti all'albo 

Critiche dei senator! del PCI t del PSIUP 
al compromesso df Ferrari Aggradi 

II ministro della Pubblica 
IMnwione Ferrari Agxradi ha 
preso len sera (Kcasione dal
la nsposta a due lnterrojja-
zinni presentaU' al Senato dal 
PCI e dal PSIUP per cornuni-
care Tawi-nuto aicordu con l 
collegi dei ^eomotri per ri
ser IZI one all'albo dei tiu)vani 
che hanno conscguito il di
ploma nell'anno scolastleo 
'6«-'89. Ma la comunicazione 
del ministro ha reso noto an
che che l'accordo e avvenuto 
sulla base di un compromes
so sostanzialmente neKativo. 
che subordma liscri/ione dei 
neodiplomati aH'Albo (che 
del resto, per legge, i collegi 
non avrebbero potuto conti-
nuare a nfiutare) a una sene 
di impegni in materia di ade-
jruamento della prepara/ione 
degli istituti tecnici per 
geometri che vanno nel
la direzione opposta a 
quella che tutto il mondo del
la scuola auspica nel campo 
della riforma dell'istruzione 
superiore. Ferrari Aggradi ha 
detto infatti, rendendo omag-
gio al « senso di responsabi-
litk e alio spinto democrati
co » dei dirigenti dei geometri 
— quei dirigenti che, in spre-
gio alia legge, hanno cercato 
dl respingere dalla professio-
ne i diplomat! dl quest'anno, 
— che 11 governo si propone 
di dare corso « ad alcuni ade-
guamenM nei programmi d'in-
segnamento e nelle modalita 
di svolgimento dell'esame di 
Stato» per quanto riguarda 
il diploma, di maturita teo 
nica. 

Par 1 proframml, tl tratte-
rebbe di nun poterurlamento 
della materia profeaaiooaU 

e delle relative esercitazioni 
pratiche », puntando «ad un 
tempo pieno con un inseri-
mento di csorcitaziom prati
che nei cantieri». Per l'eaa-
me di Stato. il ministro ha 
parlato di « miglion venficha 
Sella prepara/ione e della c»-
pacita profe^mnale dei futu-
ri geometri»; garanti delle 
« venfiche » dnvrebbero esse
re i rappresentantt dei colle
gi, chiamati a partecipare al
le commissioni d'esame. 

Respingendo la risposta dal 
ministro. il compagno sent-
tore Romano ha dichiarato 
che, m realta, e stata la for-
za delle lotte degli student* 
ad imporre che collegi pro
fessional! e governo cercaa-
sero e raggiungessero l'ao-
cordo Se U governo si fosa* 
basato su queste lotte, sareb
be stato m grado di Imporra 
senza patteggiamenti il rispet-
to della legge ai collegi. • 
non sarebbe arrivato ad assu-
mersi il gravisstmo impegno 
che il ministro ha comunicato 
.in materia di programmi. Se 
questo impegno fosse realian-
to, esso comporterebbe un im-
poverimento culturale degli 
studi tecnicl, una loro degra-
dazione ulteriore, nel senso 
opposto a quello indicato dal
le forze piii vive del mondo 
della scuola. Se un tentativo 
di questo genera dovesae an-
dare in porto, ha concluao 
Romano, noi chiameremo gli 
studenti a betters! ancora per 
una vera e profoada ritona* 
dell'lstruaione Mcondaria. 

Iaaoddiafatto dell* riepoeU 
del ministro al * dlohtarato 
pure il atnator*' 
KIUP. 


