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Una crescita organizzativa e polilica 

che deve dare i suoi frutti 

La scuola dopo 
I'autunno caldo 

I rapporti fra movimento studentesco e classe 
operaia • La necessita tli una battaglia gene-
rale per rendere la scuola funzionale agli in-
teressi clelle classi snbalterne - L'ipotesi tli 

un nuovo tipo di organizzazione 

La grandc crescita orga
nizzativa c politica che la 
classe operaia ha saputo 
realizzare durante I'autunno 
non ccssa di dare i suoi 
frutti; la stessa carica e vo-
lonta di lotta che ha anima-
to masse imponenti di ope-
rai non si e affievolita e di-
spersa, anzi, in virtu dei ri-
sullai i acquisiti essa e pre-
sente e vigile. 

Tuttavia il passaggio alio 
lotto di ril'orma si rivela 
difficile, assai diverso da un 
processo meccanico e com-
porta, su una scrie di grandi 
questioni, un momento di 
verifica che e nello stesso 
tempo pratico e teorico. 

Una di queste grandi que
stion! e rappresontata dalla 
rifonna della scuola; terre-
no questo sul quale, in spe
cial modo, hanno pesato e 
p"sano ritardi di elaborazio-
ne da parte delle organiz
zazioni di classe non meno 
che colpevoli inorzie. 

Di un tale processo di ve
rifica devono essere prota-
goniste le organizzazioni del-
la classe operaia; in primo 
Hiogo il Partito 0 la Fede-
raziune giovanile comunista. 
Se e vero infatli che gravi 
momenti di crisi hanno in-
veslito il movimento studen
tesco paralizzandone le for-
ze 6 altrettanto vero che la 
sua debolezza non e soltanto 
dovuta a difetti «interni » 
oppure alia presenza di 
avanguardie ineapaci (an-
che di questo si tratta, ma 
una tale constatazione non 
fa altro che spostare la do-
manda, e cioe: porche ci so-
no state quelle avanguardie 
e non altre?) ma soprattut-
to ad un mancato rapporto 
tra un movimento imooo na-
scente dall'interno di una 
contraddizione specifica del-
lo sviluppo capitalistico e 
la classe operaia in quanto 
forza egemone (quindi in 
quanto forza organizzata). 

Non e questa la sede per 
un riesame critico delle vie 
tentate dal movimento stu
dentesco per giungere ad un 
incontro con la classe ope
raia e dei tentativi operati 
dalle organizzazioni operaie 
di offrire una base reale a 
non mislificata ad un tale in
contro. Basti dire qui som-
mariamente che, se da par
te studentesca non si e riu-
sciti a superare la mistifica-
zione secondo cui la classe 
operaia sarebbe stata ormal 
irrimediabilmente staccata 
dalle sue organizzazioni sto-
riche e quindi raggiungibile 
e conquistabile da un mes-
saggio nuovo che da queste 
prescindeva, caratterizzato 
anzi da una drastica rottura 
con la loro passata esperien-
za teorica e pratica; dalla 
parte delle organizzazioni 
operaie e del Partito soltan
to raramento si e riusciti a 
I'viluppare le premesse, fe-
condissime per uno svilup
po di respiro strategico, che 
erano contenute nell'artico-
lo dei compagno Longo su 
Rinascita. Cio che importa 
sobtolinoare e che la crisi 
del movimento studentesco 
e anche gia fin da ora (e lo 
diverra palesemente nella 
prospettiva se non si porra 
rimedio ai ritardi) crisi del 
blocco di forze in aggrega-
zione altorno alia classe ope
raia. Questo innanzitutto per
ehe, come le stesse lotte ope
raie hanno messo in eviden-
za, lo scontro suite questio-
ni eoncernenti l'organizna-
zione eapitalislica del lavo-
ro tendc sempre di piu ad in-
vestire dii'ettamente i pro
cess! di formuzione della 
forza-lavoro e quindi le strut-
ture formative. 

Processi 
di selezione 

In secondo luogo perehe i 
processi di selezione che 
operano (e che vengono con-
tinuamente ripristinati, in 
varie forme, dalle classi do
minant)) influiscono sulla 
fisionomia di una parte sem
pre piu consistente e quali-
tativamonte importante del 
mereato del lavoro. In terzo 
luogo perehe la funzione 
della scuola in quanto ripro-
duttrice di ideologic e di 
una vecchia articolazione dei 
ruoli sociali non solo non 
si e ridotta ma, anzi, si pre-
senta come uno strumento 
formidabile per lo sviluppo 
di nuove forme di manipola-
zione funzionali aU'estensio-
ne del dominio capitalistico 
a tutte le sfere della societa. 

Se questo insieme di que
slioni (che sono tuttav'a non 
risolto ueppure da parte del
le classi dominanti e rhe, ncl 
loro insieme, sono il sostra-
to di una crisi storico-socia-
le deH'istruzione in tutti i 
paesi capitalistici) diinostra 
d s se la portata e il valoro 

di una lotta che si apra su 
questo terrcno, 6 pltrottantn 
rvidcnte che le impheazioni 
che trascina con se sono de-
stinate a investire (e inve-
stono fin da ora) il terreno 
della lotta operaia in senso 
stretto. Inoltre, c questo e 
ancora piii rilcvantc, diven-
tano deeisivi l'orientamento 
politico e la forza organizza
ta degli strati soeiali che 
sono interessati da queste 
contraddizioni e quindi bal-
za in primo piano il proble-
ma di come guadagnare 
queste forze ad una prospet-
tiva socialista. 

Spetta dunqtie oggi al mo
vimento operaio giocare le 
carte decisive; il che signifi-
ca ingaggiare una battaglia 
politica generate in grado 
di investire tutta la scuola 
per renderla funzionale agli 
interessi delle classi snbal
terne e punto di aceumula-
zione di una domanda radi-
calmente nuova di cognizio-
ni scientifiche e di conte-
nuti culturali alternativl. 

Funzione di 
forza motrice 

Una tale dimensione alia 
lotta non la pud dare il mo
vimento studentesco sia per 
i limiti della sua forza, sia 
perehe esso non ha avuto ti-
no ad ora la possibility di 
trascendere la propria par-
ziale e ridotta esperienza 
storica e sociale per assu-
mere, in quanto movimento, 
la fisionomia e la funzione 
di forza motrice della rivo-
luzione socialista (funzione 
e fisionomia che non gli so
no precluse in linea di prin-
cipio). 

Vi e pert , anche tra i co-
munisti, chi interprets que
sto « primato » del movimen
to operaio come una esclusi-
va da custodire gelosamcn-
te nei riguardi di scomode 
lngerenze esterne. Accade 
cosl che, partendo dalla giu-
sta considerazione dei com-
piti che spettano al movi
mento operaio organizzato 
si giunge insensibilmente a 
negare il valore politico del 
movimento studentesco, a 
met tore in second'ordine il 
problema della sua ripresa 
di massa e della sua confi-
gurazione quale grande mo
vimento sociale di riforma. 
Di piii ancora si finisce per 
mettere in ombra cio che 
qualifica una lotta di rifor
ma in senso rivoluzionario e 
cioe la sua oapacita di pro-
durre spostamenti di forze 
sociali, di sottrarre alleati 
al blocco di forze borghesi 
e di farli convergere attor-
no alia classe operaia. 

Ora, in una societa strut-
turata e eomplessa come e 
quella italiana, la costruzio-
ne di un sistema di alleanze 
sociali deve identificarsi con 
quella di un sistema di « for-
ze-potenze organizzate» in 
grado di esplioare tutta la 
loro autonomta nel processo 
di fusione di un blocco sto-
rico alternativo. L'errore che 
bisogna evitare, e quello di 
ritenerci soddisfatti della 
nostra crescita organizzati
va e politica nelle scuole e 
nelle universita (fatto que
sto in s6 altamente positi-
vo) senza cogliere che e esi-
stita una divaricazione evi-
dente tra l'aumento della 
nostra forza, del nostro pe
so relativo e la capaclta del 
movimento di trovare esten-
sione di massa, continuity e 
unita. 

E' su questo fatto che dob-
biamo spostare 1'attcnzione 
oggi. Senza rinunciare in 
nulla al risultati che abbia-
mo ottenuto; ma anzi par
tendo da questi per iniziare 
la nostra azione la dove la 
scuola entra in contatto con 
l'organizzazione sociale e 
per costruire in questi pun-
ti una rote di organismi di 
collegamento che servano da 
tra mite tra strumenti di or-
ganiz/azinne autonoma degli 
student! c strumenti di or
ganizzazione della classe ope
raia. II che comporta, tra 
l'altro, l'urgenza di ripro-
porre il problema di una uni-
ficazione nazionale del mo
vimento. 

Bisogna essere chiari: un 
tale processo non sara in-
dolore perchfe comportera 
una lotta a fondo contro co-
loro che da una tale unifica-
zione hanno tutto da teme-
ro perehe significhera la so-
stituzione deU'egemonia ope
raia alia ogemonia dei grup-
petti; ma se e vero, come 
crediamo, che il movimento 
studentesco costituiseo uno 
degli elementi deeisivi con
tro la restaurazione del bloc
co borghese, allora questa e 
una battaglia da cominciare 
senza iiidugl. 

GiulieKo Chiesa 

PROBHiMA NASCOSTO CHE SI CHI AM A VECCHIAIA-1) 

ssantenni 
La selezione innaturale provocala dal meccanismo del profitto - Nel duemila gli ilaliani« anziani« saranno piu di 
undid milioni - La piramide dei paesi giovani - Comincia con venticinquemila lire al mese «Feta del riposo» - Una 
solitudine imposla che e contraria aU'indipendenza - L'aumento dell'occupazione interessa anche chi non lavora piu 

;l»j$i^^ 

La prlmavera ha fatto appena in tempo ad Iniziare che In Florida hanno gla lanciato la cam-
pagna pubbllcitarla estiva: a colpl dl miss, naluralmente. La prima eletta della tradizionale 
lunghissima serle del mesi caldl 6 stata Christina Curro, cui e spettato il tttolo dl « miss i-a-
dlosa 1970»; allusione al solare sorriso con cui saluta la prlmavera. 

L'llalia invccchui 186I lfllil: 
m un secolo gli ullrasi'ssaiv 
tenni sono passali da 1.1211 000 
(il li.S della pnpolazione) a 
"O.iOOOO (il 1-1.1 per cento). 
Nol 1970 la cit'ra si e ingigan 
lita dl almeno un mihone. Se
condo le previsioni, nol due-
nula vi saranno ' milioni di 
abitanti: piu di undici milioni 
avranno superato la «quota 
liO» di eta, con un aumento 
del 50 per conlo dogli anziani 
contro quello del solo 7 per 
cento dolla pnpolaziono piu 
giovane. Gli ultraottantenni 
saranno raddnppiati o addi 
nttura triplicati. Un Pacsc, 
dunquc, non piu « Riovanc » — 
como l'America del Sud o la 
India — e neppui'c ancora co-
si « veccbio » come l'lngliiltor-
ra o la Francia o il Belgio, do
ve 15 persone su 100 sono ul-
trasessantenni, ma avviato ad 
avere lo stesso primato delle 
nazioni piu progredite. 

Perehe l'India e « giovane »? 
Perehe. la mortalita inl'anlilc 6 
ancora altissima, perchfi na-
scono moltissimi bambini. 
perclii l'eta media clcH'uomo 
non supera i trentaemque an-
ni: per arretratezza, per mise-
ria, rige ancora la legge del
la selezione naturale che im-
pedisce di raggiungere la vec-
chiaia e riduce quella che gli 
scienziati cliiamano < speran-
za di vita » alia meta di quel
la europea. Dove e'e indu-
strializzazione o urbanizzazio-
ne, dnve la medicina ha ridot-
to vcrtiginosamentc la morta
lita infantile, dove si 6 fatto 
avanti li concetto della pater-
nita responsabile, la selezione 
naturale vione sconfitta e il 
numero degli anziani nella so
cieta aumenta. Da noi. aumen-
ta anche per un fattore no-
gativo, I'enugi'azione. Sei mi
lioni di italiani, per lo piii 
uomini e donne nel pieno dol
la maturila, nel giro di ven-
t'anni sono stati costretti a 
varcare i confini. 

Nei grafici suila popolazio-
ne, gli scienziati contrap-
pongono la piramide dei pne-
si giovani (la base e costitui-
ta dai bambini e dai ragazzi, 
l'esigua cilna dai vecclii) al 
fascio di covoni di fieno nei 
paesi industrializzati (sono 
piii folti in basso, ma le con-
sistenti fasce r'i eta che si so-
vrappongono danno la misura 
di quanto sia aumentata la 
produzione di chi raggiunge 
molti e molti lust ). Nel 1980 
1'Europa contera ?40 milioni 
di anziani e sara cosi il <s vec-
cliio continente - non solo per 
storia, ma anche per popola-
zione. II progresso e la scien-
za lianno dunque al loro atti-
vo questa rivoluzione demo-
grafica con la quale soltanto 
ora si accenna a volere (o a 
dovere?) far i conti. Non e un 

L'« Avanti!»sulle lorbide altivita della cosiddetta«Lega nazionale degli student!» 

CUMENTAT0 L0 SPI0NAGGI0 
ei colonnelli greci in Italia 

Uno sirumenfo di delazidne al servizio del regime di Atene — Gome e strutturata 
la formazione e chi la dirige — II governo italiano deve intervenire 

Dopo il col|io di SUto del 
21 aprilo '67 con cm l colon
nelli s'impadi'oiiirono del po-
tere ad Atene. la corrente di 
deslra degli studenti ellenici in 
Italia, che lino ad allora aveva 
fatto parte (in posizione net-
tamente mmoritaria) deli'asso-
ciazione unitaiia FASEI, orga-
nizzo una scissione e dette vita 
alia cosiddetta Lega nazionale 
degli studenti greci in Italia, 
che raccolse immediatamente 
le interessate simpatie del fa-
scisti nostrani (MSI e relativi 
raggruppamenti fianclieggia-
ton). 

Dell'attivita dei fascisti gre
ci in Italia ci sinmo occupati 
g <i - e. giovera ricordare, 
rOmln e anzi sotto processo 
per aver denunciato con forza, 
in occasione del « fatti di 
Pisa » dell'oltobre scorso, le 
responsabilita di questi torbich 
pcrsonaggi — chiedendo una 
energica azione del governo 
iialiano. che ha il dovere dl 
tutelare la stragrande maggio-
ranza degli studenti e degli 
emigrati greci che vivono at-
tualmente nel nostro paese. 

VAvanli! di ion ha pubbli-
cato con rilievo un'ultenore 
documentaztone — ripresa dal 
periodico degli antifascist! 
greci in Italia: Grecia — su 
tali oscurc (ma non poi tanto!) 
altivita. II primo alto della 
Lega fu la dill'usione di un vo-
lantmo nel quale vemvano con-
dannate le « attivil.'i antigre-
clic » pi'omosse in Italia dagli 
antifascisli. doiiiuti «ex grecix>. 
Ui Lega e.salta\a la « rivolu

zione » intrapresa da «un 
gruppo di eroici soidati » (i co
lonnelli. appunto) contro «la 
corruzione, la decadenza, il 
disordine» e proclamava la 
propria fedclta ai « principi 
greco-cristiam ». II p.'imo con-
gresso dell'organizzazione si 
lenne nel giugno del 1967 a 
Roma, al CIVIS («- per gen
tile concessionc », come noUi 
\'Avanti!, « di qualche buro 
crate noslalgico »). 

L' « impegno » fondamontale 
del raggruppamento, tuttavia, 
piii che « ideologico > e di al-
tra, ed assai piii concreta 
(e vergognosa). natura. La 
Leqa infatti inizio subito una 
azione intimidatoria e ricatta-
toria nei confronti dei demo
cratic) greci. inviando al mi 
mstro dell'interno di Atene. e 
cioe al goneraie di bngata 
Stylianos PattaUos. «rapporti» 
e denunce. Tale fu. fin dalle 
origini, e tale o rimasto. il 
suo compito essenziale. La 
funzione di strumento cieco al 
servizio del regime doi colon
nelli e del suo servizio di sicu-
rezza risulta del resto a chiare 
lettere anclie dalla lettura 
dello statute di questa forma
zione: a) coordinamento del-
l'azione nazionale dogli stu
denti greci; t>) vigilanza sul 
i'alto credo nazionale (sic') 
dogli studenti groci in Italia; 
c) difpsa o vigilanza sulla go-
nuinila deiln civilta gi'oco-cri-
stiana di risonan/a universale 
c pan-timana (sic'), qu.ili la 
reiigioiip, la patria. la fanii-
glia. la libcrtii (propria cosi: 

« la liberta»), la pace (pro-
pno com: & la pace »), la giu-
stizia (propno com: « la giu-
stizia»); d) avvcrsionc piu 
docisa ad ogni tentativo con
tro la Grecia Eterna, quale 
Spirito, qualo \azione e quale 
Stato (sic!), e) propaganda 
presso ropnnone pubblica ita 
liana ed europea e coilalKira 
zione con le auLonta coniiiu 
tent) greche. 

Uipetiamo. diclro questo 
fragilissimo para\enlo « ten 
nco a — come lasci.i niton 
dere, poraltro, il paragralo 
e) dello Statuto a clit sappia 
leggere appena fra le riglie 
— e'e una rete rli dolaziom 
c di provoca/iom ai danni de
gli antifascisli, del demo
cratic! 

La I.c/n opera m tutte le 
cilia it. liauo do\e c e una 
coinunil.i di sludonli greci, 
e cioe in sediu citla. Ban, 
Bologna Cat,una. I'oi i ar.i. 
Ftreive. GPHO\,I. Milano. Mo 
dena, Napoh, Palermo Par 
ma, Pavia. Perugia, Pisa, 
Roma, Urbino. Ogni «loga 
locale J o direlta da una « l)i-
rezione locale » composta da 
un * Consigliore na/ionalo ». 
da un « Consigliere nazionale 
aggiunto » e da un -s Sogro 
tario». Chi designi e con 
quail m i e n questi [lerso 
naggi non si sa. ma si pud 
inttnro ,on/a tioppo • ''oi'/o 
II «vciticc» doll'organizza-
'/inno e i) «Consiglio Nazio
nale >, formalo dai memljri 
doll.i c Dirp/.nino contr.ilo i> 
e dai 4 Consiglieri Nazio-

nali » delle « leghe locali ». 
La «Dirczione centrale» 
(presidente, segretario gene-
rale, due consiglieri con sede 
a Napoli; un vicepresidente 
e due consiglieri nazionali 
con sede nell'Italia setten-
trionale) i di fatto la tnas-
sima istanzn. mentre 1'organo 
supremo « dehberantc » do-
vrebbe ossr-re l'« Assembloa 
genomic >. (composta dai mem-
bri dello « Duezioni locali» 
c dai momlin della « Dire-
zHino coniralo ») Presidente 
dolla Loga fascista e un certo 
Spiros Stalliopulos. « sludon-
tp » a Napoli da molti anni. 
segretario e Dunitrios Reku-
lis. vicepresidente p.\'anglio-
los Cliaralambidis 

II giornalo del PSI ricorda, 
infiiio, oltro alia prowioa/ione 
del 21 ottobro scorso alia Fa 
colta rli Linguo e Lcttorature 
Stramoro di Pisa, aleune dot-
lp a/mni piii nlevanli com 
piulo da questi agouti doi 
colonnolli rli Alone1 «intimi-
da^iono v ncatlo olio si 
eslrinspcano — como precisa 
Giecia — attraverso rannul-
l.iniento del passaporto. la 
limilazionp dplla eoncpssiono 
del vislo. rintorruziono dolla 
proroga por il servizio mili-
tare gia eoncessa ppi ragioni 
di studio, rinippcliinpnto d.i 
parte delle anion!;) ui-pphp di 
far g ungce donani igli slu
donli grec in Italia, pressio-
ni prosso le famiglio occ.» 

Di fiontt a queslo (lenunce. 
il go\'prno italiano i on puo 
roslare iiKlifercnio 

case che Simone do Boauvoir, 
in Francia, aliina aggredilo la 
opinione pubblica con un li
bra die e un'appas.sionata ar-
ringa contro la silenziosa, nuo
va selezione « innaturale » m-
trodotta dal meccanismo del 
profilto. Non e noppure un 
case clie anche la stampa ita
liana, sulla scia di quella stra-
niora, cominci a titolaro sui 
vecclii, scegliendo con cura i 
limiti della denuncia oltre i 
quali « non » andare. 

Siamo di fronte a uno di 
quelli che il giornale inglese 
The Guardian, al momento 
della crisi di governo, giudi-
cava rrescenti crudeli proble-
nu soeinli vislosamente aperli 
in Italia. 

Situazione 
temula 

Chi e I'anziano, chi e il pen-
sionalo nella nostra republili 
ea? « Uno che mangia cocce di 
fusaie, bucce di lupini » — 6 
l'epigral'ica risposta di un ro-
mano che ha lavorato qua-
rant'anni e che raccoglie fir-
me per una petizione dove si 
chiedc qualche diritto in piii, 
qualche elemosina in meno. 
Se per Platone, piii volte auto-
revolmente cilato nei con-
vegni, la vecclnaia e « uno sta
to di riposo e di liberta », nel
la nostra societa si Irasforma 
in uno stalo di povcrta e di 
dipendonza, lemuto, odiato, 
sol'ferto propno perehe impo-
ne una mulila/ione del pro
pno essere uomo. 

Circa sei milioni di pensio-
nati — il nuoleo piii gixisso — 
va ogni mese a riscuotere la 
cifra che dovrebbe farli vive-
re: 25 mila lire come viassi-
mo. La media > .zionale delle 
pensioni e di 31.000 lire mensi-
li. Piu che dare la priorita a 
tante pur giusle motivazioni 
psicologiche per la cosiddetta 
crisi del pensionamento, che 
fa sentire oggi vecchio e fi-
nilo un uomo fino a ieri atli-
vo, basta fare con lui i conti 
in tasca il giorno numero uno 
della sua «eta di riposo». 
Lo Stato non gli fa un re-
galo, mo gli consegna il sala-
rio differito, quello che l'ope-
raio si e guadagnaio ed ha 
versato puntualmente, de-
traendolo dalla busta paga. E' 
per6 cosi madeguato clie an
cora assume I'aspetto di una 
beneticenza diffenta. Le neces
sita di un sessantenne sono 
quasi uguali a quelle di un 
cmquantenne — e'e voluto lo 
studio di sir William Be-
veridge, trent'anni fa, per per-
suadere all'estero ccrti poteri 
pubblici — eppure nel porta-
foglio gli entra da un giorno 
all'altro tanto, tanto di meno. 
Per di piii, l'usura del lavo
ro, la fafica, lo sfruttamento 
hanno inciso sul suo organi-
smo logorandone anzitempo le 
difese: proprio quando ha 
maggiore bisogno d'assistenza, 
lo Stato gliene offre meno in 
quantita e niente in qualita, 
non mettendo in pratica le 
forme specifiche di preven-
zione e di cura inventate e 
sperimentate proprio per I'an
ziano. 

Esiste una relazione, datata 
ottobre '60, clove la commis-
sione nominata dal Ministero 
della Sanita indica una serie 
di misure da prendere e sol-
lecila con drammatica urgen-
za una politica per la vec-
chiaia: e ferma nei cassetti, le 
idee dormono. L'unica speci/t-
ca norma di legge clie lo Sta
to italiano ha finora dedicato 
agli anziani 6 quella che nsa-
le al 1889: dispone rinterven-
lo della pubblica sicurczza per 
il ricovero, anche coatto dei 
vecchi, degli inabili, degli m-
digenti che siano dediti alia 
mendicita. In nome dell'ordi-
ne pubbheo — e nel piu nsso-
lulo disordine sociale — si 
idenlifica il vecchio che ricor-
re aH'olomosina per sopravvi-
vere con un mdividuo social-
nienle pencoloso. Dal 1889 ci 
trascimamo cosi il pnncipio 
dell'esclusione, della segrega-
zione anche forzata, con la so 
lita e inlollerabile foibice tra 
coscienza sociale e Stato. 

Chi espone la propria mise-
na e, tendendo la mano, ac-
cusa, puo dunque essere tra-
scinalo dai poliziotli donlro 
un'opera pin, piii crudamen-
lo cluamata nwriboiidtno. Gli 
altri. milioni di uomini e di 
donne che si vedono nmbor-
sali per un'mtera vita di la
voro con quelle somme irriso-
iip. si arrangino. Ci sono in-
lath le « nonne di servizio» 
clip sopponscono alia niancan-
za di allri servizi sociali, oltre 
a quelli che sono loro negati 
licrsonalmonle, a favore del fi-
gli: un bimbo ha scritto in 
un tenia: « lo gioco a; corsa-
n con la nonna, die fa il vec
chio pirata •••. 

Ci sono gli anziani le nel 
la mog.ilopoli Roma hanno 
Irasformato in loro « club i, lo 
atrio della ila/.ione, caldo ll-
luminato, con la vita rhe scor-

re davanti. Ci sono i paesi del
la Calabria, della Lucama, 
degli Abruzzi, delle regioni do-
presse, abilati solo da vecchi 
c da bambini, le due eta estre 
me che hanno bisogno di 
protczione sociale e che inve-
co sono perfino defraudate 
della protczione familiare. con 
i congiunti pnrtili alio sbara-
glio. C'6 la solitudine in cam-
pagna — i figli in fuga dalla 
terra, il campo coltivato sem
pre piii ristrclto mano a ma
no clie le forze ti abbandona-
no — e e'e la solitudine m 
cilia — i cenlri slorici na-
scondono gli anziani, mentre 
le coppie giovani si sposla-
no in pcriferia, nei quartieri 
dormitorio dove ha spazio ap
pena vitale la famiglia tipo, 
piccola, piccolissima. 

I conservalori mettono sot-
to accusa la famiglia, che non 
rispelterebbe piii il patriarca 
c gli avi; accusano di egoismo 
i giovani: deprecano che la 
donna preferisca il lavoro al 
saenficio antico di trasfor-
marsi in infermiera, in dome-
stira, in paziente schiava dei 
figli, del marilo, dei geniton 
c dei suoceri. Qualche tempo 
fa, uno spiritoso c acuto gior-
nalista inglese, Peter Nichols, 
del Times ha soslenuto, ai 
contrario, che in Italia la fa
miglia ostacola il progresso 
sociale, proprio per il troppo 
amore, il troppo sacrificio. 
Scriveva: « Finch6 le famiglie 
sono a disposizione, non 6 
dunque neccssario clip istitu-
zioni come le carceri e gli 
ospedali (e la lista potrebbe 
essoro allungata di pareccbio) 
siano porlatc a un livello di 
riceltivila e di funzionnlita 
clie possa essere definito ac 
cettabile... Ogni tentativo di 
inlrodurre seriamente delle ri-
forme in queslo campo reste-
rii scoraggiato in partenza fi
no a quando si consentira che 
alle manciievolezze del siste
ma venga rimediato con il dar-
si da fare delle famiglie, che 
vogliono intromettersi nell'e-
sercizio di responsabilita — di 
online pubblico e non priva-

Su mezza 
Italia 

e tomato 
Finverno 
Nevlca a Como, a Trieste, 

a Genova. La tempcratura, 
ovunque, si 6 notevoimente 
abbassata. Un gclido vento 
dl burrasca Investe le coste 
tlrreniche e It mollempo si 
splnge anche nell'entroterra. 
Sembro sia tornalo I'lnverno 
In diverse region! d'ltalia, 
dopo I prlml dolcl giornl dl 
prlmavera. 

Particolarmente colplta 6 
la Toscana dove a Flrenze 
e In molte altre locallta plo-
ve e tlra vento gelldo. 

II ilbccclo a Marina dl 
Massa ha allagato II lungo-
mare Vespucci dove il traf-
fico e stato tnterrotto. 

Rafflche dl vento hanno 
Investito II porto dl Llvorno. 
Un grosso transatlantico, con 
oltre 800 turlsti lnglcsl, ha 
ragglunto la banchlna con 
difflcolta, 

to — che non alle famiglie 
competono, bcnsl alia comu-
nita ». E concludeva: « II fat
to che il vincolo familiare sia 
meno saldo in In^hilterra, e 
quindi non uttlizzabile come 
alibi per le carenzc dei gover-
nanti, 6 una clelle ragioni per 
le quali, in Inghillerra. si e 
percorso un certo cammino 
sulla slrada del progresso so
ciale ». 

Dipendenza 
economica 

Un modo provocatorio, ma 
efl'icacc, per dire che la fami
glia, con sacrifici e acrobazie 
sempre crescenti, fa da sup-
porto alio Stato in tanti set-
tori, assistenza agli anziani 
compresa. Ma il i)rof. France
sco Antonini, direttore dello 
lsliluto di gerontologia della 
Universita di Firenze, va a sua 
volla conlrocorrente — quel
la corrente d'opinione cosi fa
cile al piagnisleo e al mora-
lisnio e cosi ostmalamente re-
frallaria al nuovo — afl'er-
mando: «Cominciamo con lo 
abolire la legge che sembra 
la piu umana di tutte, che ob-
bliga i figli a mantenere i ge-
inlori. Vi pud sembrare un 
provvedimento impietoso, ma 
vi assicuro die nei paesi so-
cialmenle piii evoluti e slato 
uno dei prnni provvedimenti 
m favore doi vecchi. Togliere 
il vocchio dalla dipendenza 
economica dpi propn figli 
vuol dire hberarlo dall'ango-
scia di non potor cluedere il 
propno diritto senza denun-
ciare alio stesso tempo il fal-
limento completo della ]>ro-
pria vita familiare e senza 
danneggiaro apertamente il fi-
glio slcsso.. Nc si puo ob-
bligare i figli ad essere del 
tullo responsabili dei genilo-
ri anziani, a mantenere i vec
chi, 116 6 giusto clie questi 
debbano dipendere dai giova
ni... Non piii al figlio l'obbli-
go di mantenere il genilore, 
ma alia societa. Bisogna impe-
dire die solto il manto del
la carita e dei doveri l'iliali si 
continui a perpetrare la lesio-
ne di un diritto fondamentale: 
quello di un'assistenza adegua-
ta alle necessita e al livello 
di vita in cui altualmente vi-
ve il resto della popolazione ». 

Ed ecco che la mela dello 
agganciamento della pensione 
alia dinamica delle relribu 
zioni diventerebbc il primo 
provvedimento reale per non 
confinare gli anziani ai mar-
gini, nella societa come nella 
famiglia. Ma la reazionaria 
ideologia che mira a contrap 
|jorre gli interessi delle vec 
chie generazioni a quelli del 
giovani, si avvale perfino del-
l'economia come di un'arma. 
Si dice clie il peso dei non 
attivi incombe sulle spalle de
gli attivi e che quindi e anli-
economico cluedere un aggra-
vio ulteriore. Alia CGIL ri-
spondono con un controargo-
mento: in Italia i lavoratori 
rappresentano un terzo della 
popolazione, mentre in altri 
Paesi raggiungono il 40-45 per 
cento. Se aumentassero gli oc
cupati, il carico degli anzia
ni sarebbe ripartito tra milio
ni di persone in piii, con un 
vantaggio reciproco. 

Luisa Melograni 

GRAZIE AD UN CERVELLO ELETTRONICO 

Carpito agli inglesi 
il favoloso segrefo 

per parlare oggi stesso 
taffies®, Francese e Tedesco 

Eccezionale distribuzione gratuita di dischi 

II sogno degli uomini, in 
osm tomix), dalla Torre di 
Babclc in [Mi, 6 stato sem-
pro quello di potersi nnpa-
dronire con ostrema velocita. 
magan nella stessa ^lorna-
ta, dello lmgiio straniere: 
nionle piii barnovo fra i po-
iwb. Ora, a quanto ci co-
munica il nostro corrispon-
dotile da txjndra. sembra clifi 
llnalmonte questo sogno, si-
nora irreali7?,abile, stia pov 
divenire realty. 

A Londra e stato mosso 
n punto un metodo clio con-
sonte di parlare immodiala 
monte una qualsiasi fra lx*n 
3(i hngue stramoro, c olio o 
stato positivamonto control-
Into da un corvello ololtro-
nico. Quest'ultimo, dopo una 
accurals analisi, ha confer-
mato che il Melodo 6 com
pleto ed offlcionto. 

Ora gli Inglesi, nor dilTon-

dere questo eocezionale Si
stema, lianno ricciso di rega-
lare un corto stock di veri 
dischi di prova a *15 girl, in 
Inglese, Francrse e Tedesco, 
Cliiunquc vogl a pi*ovare di 
|x>rsona se e in grado eftot-
tivamento di parlare le lin-
Rue straniove nella stessa 
niornala, puo chicdere il di
sco in done — senza il pifl 
piccolo impegno — sempli-
comonle scrivendo a: *\A 
Nuova Fa volla Ijinguaphono 
- Seziono U/7 • Via Borgo-
sposso n. 11 - T0121 Milano >, 
allettando -1 Iwlli da 50 lire 
1'uno per si^^o, Ricevora 
audio un Opuscolo dottaslia-
lo Lo stock doi dischi 6. 
ovvianionto hmitato, per cm 
i lotton do\ono alTi\?ttarsi, 
so votihono soopnre da s6 
stossi un Motodo che aiuta 
a far camera o a tncre-
mentare atTari e culturs, 
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