
r U n i t d / domenica 10 gennaio 1971 PAG. 11 / p rob lem! de l giorno 

Salviamo la vita ai condannati del Camerun! 
La portata della scoperta 

Si moltiplicano in Francia le iniziative, le proteste, gli appellt per strappare alia morte il leader dell'Unione delle popolazionl del Camerun Ouandie, II 
vescovo Albert Ndongmo e gli altri quattro condannati a morte. Da un mom ento all'altro, se non verra concessa la grazia, essi potrebbero essere fucllati 
sulla pubblica piazza. Mentre prosegue il vergognoso silenzio della stampa borghese (cosi pronta a speculare clnlcamente su altre condanne) numerosl 
partiti di sinistra, sindacati ed organizzazioni democratlche hanno fatto sentire loro voce. II Vaticano ha rinnovato la sua richiesta di clemenza. In Italia II 
PCI , attraverso i suoi parlamentari, ha rivolto un appello al governo per un energico Intervento a favore del condannati a morte. Nella foto (pubblicata 
dall'organo del P C F «Humani te» ) : Quandie all'uscita dal tribunale militare e (a sinistra di fianco) II vescovo Ndongmo. 
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Lo stesso governo ammette che la situazione e al punto di rottura 

IL MEZZOGIORNO SI SP0P0LA 
N E L 94% DEI C O M U N I 
PIU EMIGRATI CHE NATI 

In pericolo l'equilibrio fra popolaz ione e territorio a f ferma il ministro Taviani - In Calabria 
e nel Moliae tutti i. centri hanno un s a l d o pas sivo tra emigraz ione e incremento naturale 

La rivista 
« Questitalia » 
ha cessato le 
pubblicazioni 

Dal nostro inviato 
VENEZIA, 9 

c Questitalia », la combat-
tlva rivista diretta da Wladl-
miro Dorigo, ha cessato le 
pubblicazioni con I'ullimo nu-
mero del 1970. SI conclude 
cosi un itinerario politico-cul-
turale Inlzlato tredici anni or-
sono, allorche — In pieno 
c pacellismo » e Integralismo 
fanfaniano — Dorigo e at* 
cunl altri amid (veneziani e 
no) di formazlone cattolica e 
democrlstiana, Intzlarono con 
• Questitalia » una coraggto-
sa battaglia che si propone-
va la • liberazione politica 
del catlolld Italian! ». 

Propostasl apertamenle, 
sin dall'lnizio, su posizioni 
minorifarie, di «elite», la 
rivista non ha mal nascosto 
di nutrlre forti ambizioni: 
•ostenuta In questo, Indiscu-
tibtlmente, da un consisten-
te bagaglio culturale, da una 
atlenzione impegnata 

Lo schleramente politico di 
c Questitalia » A nettamente 
definito a sinistra, e In que
sto ambito la rivista apre 
con II consueto piglio tra il 
profetico e il didascalico II 
discorso sulla « rifondation* 
della sinistra italiana ». Ma 
• un discorso che si collo-
ca raramente aH'interno del 
concreto processo storico e 
della reale, spesso dramma-
tica esperienza politica delle 
grand! masse che si ricono-
•cono nella sinistra e nel PCI. 

L'lmpazienza di vedere ac-
colto dalla c sinistra istitu-
zlonale > on c nuovo modelto » 
politico da costruire quasi In 
laboratorlo anziche nel vivo 
dello scontro di classe, si ac-
coppia cosi alia delusion* nel 
veder f rantumarsi In una ba-
bele dl linguaggi e di con-
trapposlzionl le forze del 
« gruppi spontanei » e della 
contestazlone. A questo pun-
to « Questitalia > dichiara — 
con I'onesta intellettuale che 
le va riconosciuta — di rf-
nunclare alia sua battaglia 
editoriale. Una rinuncia scon-
solata e a m a n , ma*in defl-
nitiva coerente con una posl-
tione permanentemente mino* 
ritaria, di chi spesso ha rife-
nuto che fa battaglia di clas
se potesse tarsi al di fuori 
di un contatto stretto con la 
class* operala 

CI6 non dlmlnulsce il ram-
marico nostro per II venlr 
meno di una voc* autonoma 
• impegnata, espresslone del
la parte piu avanzata della 
cultura cattolica; tanto piu 
che la chiusura della rivista 
avvlene In un conteste con-
trassegnato dall'avanzare del 
processo di concentrazione 
monopolistic* delle testate, e 
dalle conseguenti minacce 
alia liberta dl stampa. 

Mario Passi 

Dal documento aggiuntivo 
del ministro Taviani alia re-
lazione al Parlamento sull'at-
tuazione del piano dl coord!-
namento degli interventi pub-
blicl nel Sud — del quale 
leri abbiamo dato una antici-
pazione — si apprende che 3 
milioni 200 mila meridlonali in 
18 anni hanno abbandonato le 
loro case. Un esodo che ha 
avuto del riflessi negativl sul-
10 stesso incremento della po
polazione, e il cui perdurare 
— sottolinea Taviani — o pud 
creare nel Mezzogiomo una 
definitiva e irreparabile rot
tura deH'equilibrio tra popola
zione e territorio, non solo 
da un punto di vista quantita
tive, ma anche qualitativo. in 
quanto la popolazione che par
te e solitamente selezionata 
sia flsicamente sia pslcologi-
camente». Una emigrazione 
di a assoluto rilievo n, la cui 
entita e dell'ordine di 165 mi-
la persone che isecondo le 
statistiche ufficiali (quasi cer-
tamente errate per difetto) » 
vengono cancellate ogni anno 
dalle anagrafi 

Nel 1969 — aggiunge 11 do
cumento — la causa del ral-
lentamento economico nelle 
attivita terziarie e stata so-
sianzialmente quella della di-
minuzione dell'occupazione. 
che nelle province meridlona
li e stata del 5,5% rispetto 
alia flessione del 2% nel re-
sto del Paese. 

Se ne vanno insomma tutti 
coloro che hanno un lavoro 
dipendente o che dalla ricer-
ca di un lavoro dipendente 
vengono * sconsigliati » dalla 
situazione. Di qui il depau-
peramento, che non e di po-
che aree. ma generalizzato. 
Infatti, appena 146 comuni 
meridionali — poco meno del 
6% — nel periodo 1962-1968 
fnell'area sono comprese an
che le province del sud de! 
Lazio, Frosinone e Latina) 
hanno presentato un incre
mento migratorio; il rima-
nente — cioe 2474 comuni, ov-
vero la quasi totalita (oltre 
11 94%) — ha registrato per-
dite « piu o meno consisten-
ti». Se si tiene conto che nel 
146 centri «privilegiati» so
no compresi 1 capoluo-
ghl (quasi tutti hanno regi
strato un aumento della po
polazione), notiamo che ben 
pochi sono 1 comuni minori 
che hanno avuto uno svtlup-
po economico tale da scorag-
giare la emigrazione. 

Ma, nell'ambito di queste 
Statistiche — di per se im-
pressionanti e che condanna-
no senza appello la politica 
del governi che si sono sin 
qui succeduti —, ve ne sono 
altre che fanno accapponare 
la pelle. In 1647 comuni «l*e-
mlgrazione — afferma ancora 
Taviani nel documento — * 
stata massiccia, con un tasso 
annuo ben superiore in media 
al 14%, che e 1'intensita me
dia dellMncremento naturale; 
la popolazione e quindi dlmi-
nuita e in qualche caso an
che In misura consistente». 
IJI Calabria e il Moiise ten-
gono il primato per il «sal-
do migratorio* negativo: il 
98% dei comuni (384 su 394); 
seguono la Basilicata con il 
97% e la Puglia con 11 96%. 
VI sono pol province — com-
presl i capoluoghl — che han
no avuto un * saldo migrato

rio » negativo in tutti 1 co- j 
muni (Brindisi, Reggio Cala
bria, Agrigento, Caltanissetta, 
Enna, Ragusa); altre (Bene-
vento, Avellino, Foggia, Ca-
tanzaro) al 99%. 

a Tutto il Mezzogiomo — si 
legge ancora nel documento — 
si presents come una immen-
sa area di esodo nella quale 
e naturalmente la montagna 
interna a spopolarsi di piu. 
ma nella quale nemmeno le 
zone collinari e le zone co-
stiere si salvano da un'ero-
sione intensa », che a livello 
comunale registra una situa
zione di abbandono, comoleto 
o quasi: a Carapelle Calvi-
sio e Rocca Pia (L'Aquila) 
in 7 anni e emigrato il 45% 
della popolazione; a S. Maria 
del Moiise il saldo migratorio 
negativo e pari al 69 per 
mille, percentualc che sale al-
1'86 per mille a Francavilla 
Angitola (Catanzaro) da dove 
e emigrato 11 60% della popo
lazione. E potremmo conti-
nuare. A completare il quadro 

aggiungeremo che nel 1969 
in Basilicata il decre-
mento migratorio (2,4%) e 
stato doppio dell'incremento 
naturale (1,2), e che con la 
Basilicata, Calabria, Moiise e 
Abruzzi, hanno un saldo mi
gratorio negativo che supera 
l'incremento naturale. 

Spesso, nel tentativo di con-
trastare le critiche alia loro 
politica, le autorita governa-
tive accampano statistiche sui 
« rientri a. II documento con-
futa anche queste rilevazioni, 
affermando che gli indici dei 
« rimpatri dai paesi extraeu-
ropei sono errati per difetto » 
e che talune cifre «invitano a 
riaprire ancora una volta 11 
discorso sulla attendibilita del
le statistiche sulle emigrazio-
ni, attendibilita assai ridotta 
e in alcuni casi addirictura 
nul la j>. 

Peraltro, che il governo non 
faccia nulla per favorire 1 
rimpatri e un dato inoppugna-
bile. La maggior parte degli 
emigrati (607c), nel Centro-

Nord o all'estero, e costituita 
da muratori, manovali, lavo-
ratori agricoli e forestall. La 
maggioranza (81 %) del lavo-
ratori ex agricoli cambia me-
stiere, impiegandosi nell'lndu-
stria, o in altre attivita. 

II discorso di Taviani sulle 
soluzioni da proporre per ca-
povolgere la situazione e ap
pena accennato ed e ancora 
vecchio, non affronta i pro-
blemi di fondo che stanno al
ia base del sottosviluppo, e 
cioe la riforma agraria e lo 
sviluppo industriale. Senza 
scelte cosi radical! si conti-
nuera ad andare indietro, co
me e accaduto nel 1969 quan-
do l'occupazione maschile e 
scesa (di 154 mila unita) in 
tutte le region! ad uno dei piu 
bassi tassi del decennio (men
tre il Centro-Nord toccava uno 
dei piii alti), e il Mezzogiomo 
con il 37% della popolazione 
italiana ha avuto meno del 
31% degli occupati. 

a. d. m. 

II dibatfifo al convegno nazionale promosso dalla FGCI 

Lotte immediate e riforme 
per i lavoratori studenti 

Le durissime condizioni di vita di un mflione di giovani 
Iniziativa par lamentare e movimento d i m a s s a 

Numerosl compagni sono in-
tervenuti ieri nel dibaUito cbe 
si e sviluppato al Convegno 
nazionale sul lavoratori-stu-
denti, promosso dalla FGCI, 
che si svolge allTsUtuto di 
studi comunisti alle Prattoc-
chie. Dai loro interventi e 
emerso il quadro sconcertante 
di un cfenomenos ormai di 
massa, tipico di una societa 
e di una organizzazione della 
scuola e del lavoro capitali
sts, dove alia dequalificazio-
ne della istruzione corrispon-
de la dequalificazione in fab-
brica, un quadro che sottoli
nea la durezza della condizio-
ne di vita di quasi un milio-
ne di lavoratori che studiano 
(si parla di 800 mila, ma la 
cifra e per difetto) per i qua-
li la conquista delle otto ore 
e come se non fosse avyenuta. 

Da qualche tempo, il nostro 
partito, e il movimento sin-
dacale hanno appuntato la 
propria attenzione sul proble-
ma di quest! lavoratori, ma 
se si sono potute gia registra-
re importantl lotte, ancora non 
esiste un Intervento definito 
e organizzato in tale dire-
zlone. 

Occorre, come ha rilevato 
la compagna Oiorgina Arian 
Levi — prima (irmatana di 
una proposta di legge del no
stro partito, presentata alia 
Camera il 30 gennaio 1969, 
e non ancora dlscussa — tro-
vare un punto di unificazione 
di esperienze per sviluppare 
la lotta su obiettivl di grand© 

rilievo da conquistare imme-
diatamente. 

II gruppo parlamentare — 
ha proseguito — continua a 
sollecitare la discussione del-
la proposta di legge. Ma oggt 
e necessario sviluppare un va-
sto movimento In collegamea. 
to con l'azione parlamentare 
tesa a conquistare una vasta 
rete di scuole medie dell'ob-
bligo e superior! gratuite, sta-
tali, con corsi accelerati ed a 
garantire inoltre cbe gli inse-
gnanti abbiano una formazio-
ne specifica e siano in grado 
per il momento di saper • ma-
neggiares gli attuali program-
mi di studio, che vanno cam-
biati. Bisogna inoltre iroposta-
re una forte battaglia per la 
abolizione deU'apprendistato. 

II compagno Quercini, della 
commissione del partito per i 
problem! della gioventii, ha ri
levato che quello della scuola 
dei lavoratori student! e un 
terreno di scontro su cui la 
classe operaia gioca impor
tantl carte: battersi per una 
nuova organizzazione del lavo
ro e dello studio signlfica toe-
care due temi centrali su cui 
il padronato e le forze politl-
che reazionarie e moderate 
non intendono cedere. Da qui 
anche 1'esigenza di una forte 
presenza organizzata dei co
munisti e de! giovani comu
nisti nella fabbrica e nella 
scuola ed 11 rllancio politico 
della Federazlone glovanlle 
comunista. 

Degli interventi di nuroero. 

si compagni tra cui quelli di 
Bart, Vicenza, Milano, Torino 
e Roma sono venute testimo
nialize e denunce efficaci del
la condizione del lavoratore 
studente, della organizzazione 
speculativa che ruota attomo 
alle scuole serali ed al centri 
di addestraroento: si tratta di 
girt di miliardi spremuU dalle 
tascbe di operai, che sono sta-
ti esclusi da quello che e un 
loro diritto e cioe llstruzione 
e ora devono pagare per ot> 
tenere un tiiOlo di studio col 
mlraggio di avanzamenti nel
la vita sociale, nel lavoro che 
sono spesso lllusori. Motivo dl 
piu per un deciso intervento 
delle organizzazioni comuniste 
e di tutte le forze democratt-
che per garantire a quasi un 
milione di lavoratori condizio
ni di vita e di studio piii 
umane. Ci6 nella plena con-
sapevolezza che — come si 
afferma nella proposta dl leg
ge del nostro partito — un 
prowedimento legislativo, 11 
quale assicuri agli studenti se
rali condizioni piii civil! dl la
voro e dl studio, non pub e 
non vuole essere un punto di 
arrivo. bensl solo una tappa 
della lunga lotta per la ridu-
zlone generale deU'orarlo di 
lavoro, per la estenslone del-
l'obbllgo scolastlco e la gra-
duale scomparsa del fenome-
no del lavoratori studenti, nel 
quadro dl un profondo rlnno-
vamento democratlco 

Alessandro Cardulli 

airUniversita di California 

I bambini 
cresceranno 
con I'ormone 
industriale? 

La sintesi artificiale deH'ormone somatotropo non 
§ un rimedio a tutti i mali infantili - Consente di 
intervenire su tutti i casi di nanismo per defi-
cienze ormonali - Lc limitate possibility della 
medicina fino ad oggi - II parere del direttore 

del centro di endocrinologia di Milano 

Dalla nostra redazione 
MILANO, 9 

Non ci avviamo verso un 
mondo popolato da una razza 
di giganti e nemmeno verso 
un universo di « Blue-Bell », le 
ballerine tutte della stessa al-
tezza del teatro di rivista. In 
effetti le prime — affrettata-
mente entusiastiche — reazio-
ni suscitate dall'annuncio che 
nel laboratorio di biochimica 
dell'Universita di California 
era stata realizzata la sintesi 
artificiale delTormone somato
tropo, aveva prospettato ipote-
si, vagamente fantascientifi-
che. di questo genere. In real-
ta non sono queste le pro-
spettive aperte dagli studi dei 
professori C.H. Li e Philip 
Lee dell'Universita di San 
Francisco. 

La sintesi artificiale dell'or-
mone somatotropo e di impor-
tanza fondamentale per una 
cerchia definita di interventi: 
sarebbe profondamente sba-
gliato — non solo sul piano 
scientifico, ma anche sul pia
no umano — alimentare spe-
ranze che non rientrano nel
le possibilita di utilizzazione 
della realizzazione dei due stu-
diosi. 

H professor Giuseppe Chiu-
mello. dirigente del Centro di 
endocrinologia infantile dell'U
niversita di Milano, gia nella 
breve dichiarazione rilasciata 
al nostro giornale nel momen
to in cui era stato reso noto 
U successo degli esperimenti, 
aveva messo in guardia con-
tro gli eccessi di ottimismo, 
contro il rischio di alimenta
re speranze che dovranno es
sere deluse; oggi e tornato 
sull'argomento. 

E' difficile, naturalmente, 
per un profano non incorrere 
in inesattezze nel riferire le 
argomentazioni di uno studio-
so che da anni si dedica a 
questi problem!: cercheremo 
quindi di limitarci agli aspet-

ti del problema di piu facile 
comprensione. II prof. Chiu-
mello spiega che le cause del 
nanismo sono moltepltci: e'e 
il nanismo costituzionale, 11 
nanismo che deriva da eredi-
tarieta morfologiche e razzia-
li e e'e il nanismo che deri
va da carenze dell'ormone so
matotropo. La realizzazione 
compiuta nell'Universita dl 
San Francisco potra essere ef-
ficace solo nei casi di defi-
cieriza ormonale: negli altri 
casi non potra avere successo. 

Sarebbe assolutamente inu
tile, afferma il prof. Chiumel-
lo, iniettare l'ormone a dei 
pigmei, o a dei piccoli meri
dionali italiani figli di fami-
glie che da secoli sono di bas-
sa statura. o a quei tipici 
nani da circo equestre — i 
cosiddetti < bagonghi » — ca-
ratterizzati dallo sviluppo del 
tronco e dal ridottissimo svi
luppo degli arti inferiori: sa 
rebbe del tutto inefficace in 
quanto. in questi casi, la scar-
sa altezza non dipende da de-
ficienze ormonali, ma da una 
serie di altre cause, diverse 
per ognuno dei casi sopraci-
tati. 

La sintesi artificiale dell'or
mone somatotropo e invece di 
grandissima importanza nei 
casi di deficienza ormonale: 
e che sia di grandissima im
portanza lo si sa in quanto da 
anni ormai l'ormone di accre-
scimento viene usato con ri-
sultati positivi: i suoi effetti. 
cioe, sono noti: il limite al suo 
impiego era dato dal fatto 
che l'ormone di accrescimen-
to. attivo suH'uomo, si trova 
solo nell'uomo: come nel tra-
pianto cardiaco occorre che 
un uomo muoia perche un al-
tro possa usufruire del suo 
cuore, cosi nell'ormone di ac-
crescimento occorre che un 
uomo muoia perche un altro 
possa usufruire della sua ipofi-
si, la ghiandola che produce. 
tra gli altri, gli ormoni di 
accrescimento. 

Come per i trapianti 
Per comprendere questo, 

spiega il prof. Chiumello, bi
sogna considerare un fatto: 
nell'uomo gli ormoni animali 
agiscono quasi tutti (ormoni 
di scimmie, di maiali eccete-
ra) ad eccezione dell'ormone 
di accrescimento: questo e at
tivo nell'uomo solo se provie-
ne da un altro uomo. 

La conseguenza? Prendiamo 
l'lstituto di endocrinologia in
fantile dell'Universita di Mi
lano: attualmente deve ricor-
rere agli istituti di anatomia 
patologica della regione per 
< fare incetta» di ipofisi tel
le ai deceduti. Ma, per pro-
durre ormoni validi, queste 
ipofisi devono essere c giova
ni >: ai fini del trattamento 
con l'ormone di accrescimen
to, un'ipofisi tolta ad un ca-
davere di ottuagenario non 
serve praticamente a nulla. 
Le piu utili sono quelle che 
possono essere asportate a 
corpi di giovani morti per 
morte violenta (fino ad un an
no fa queste ipofisi dovevano 
essere inviate alle Universita 
americane per il trattamento 
che in Italia non si era in 
grado di fare: gli studiosi 
americani mettevano a punto 

il trattamento e quindi rispe-
divano tutto in Italia; ora 
questo non e piu necessario 
in quanto esiste una ditta far-
maceutica che si e attrezzata 
per questo scopo). Fatte que
ste premesse e chiaro che la 
quantita di ormone disponibi-
le non e mai sufficiente per 
le necessita esistenti. 

I medici dell'istituto mila-
nese, pertanto, si trovano nel
la drammatica condizione di 
dover scegliere tra i piccoli 
pazienti: destiname alcuni a 
uno sviluppo normale e con-
danname altri a restare nani. 
«E* una decisione — dice U 
prof. Chiumello — che pren
diamo collegialmente, perche 
nessuno pud. individualmente, 
assumersi questa responsabi-
lita umana. In genere il cri-
terio sul quale ci si basa e 
dato dall'esame delle condi
zioni generali migliori. Ma 
ognuno puo capire il dramma 
psicologico delle madri che si 
sentono escluse. E noi ci ren-
diamo conto di quello che sa-
ra il dramma del bambino, 
quando sara in condizione di 
capire e si accorgera che i 
suoi compagni crescono. si 
sviluppano e lui no. 

I costi d'assistenza 
Le possibilita di intervento 

— almeno nell'Istituto mila-
nese, che e forse il migliore 
d'ltalia — sono per circa il 
quaranta per cento dei casi. 
La produzione industriale del-
rormone potra, finalmente. 
estendere I'intervento al cen
to per cento. Ed eliminera 
un'altra delle cause che ridu-
cono la percentuale dei casi 
sui quali si pud intervenire 
e che e sempre collegata con 
la scarsezza delle disponibi-
lita: l'ormone estratto dalla 
ipofisi umana e necessaria-
mente impuro, in quanto deve 
essere estratto, trattato ecce-
tera. Ne deriva che l'organi-
smo nel quale viene iniettato 
reagisce creando degli anti-
corpi (torniamo alia similitu-
dine col trapianto cardiaco: 
anche qui e'e una sorta di 
rigetto). Di conseguenza, se 
0 primo anno si faceva cre-
scere il bambino con un quan
titative di milligrammi, nel 
secondo anno — per ot*;ne-

re lo stesso risultato. vincen-
do pero la reazione degli anti-
corpi — occorreva iniettame 
un quantitativo doppio o 
triplo. 

Infine la soluzione di un ul
timo problema. Fino ad oggi 
questo tipo di intervento 
(estremamente costoso per i 
motivi che abbiamo elencati) 
aweniva senza nessun sussi-
dio dello Stato, senza che la 
stessa INAM contribuisse, in 
quanto l'ormone della cresci-
ta non rientra tra i prepara-
ti registra ti: la produzione in
dustriale dovrebbe modificare 
questa situazione e quindi con-
sentire un piu vasto inter

vento . 
< Ma soprattutto — conclu

de il pror. Chiumello — e fon
damentale un allargamen-
to degli orizzonti culturali po-
polari: altrimenti si interver 
ra sempre troppo tardi o in 
troppo pochi casit . 

Kino Mirzullo 

Lettere— 
all9 Unita 

Perche non possono 
andare all'Univer-
sita i figli di operai 
e contadini 
Caro direttore, 

da 25 anni leggo il nostro 
giornale, e da died ne dif-
jondo 35 copie per domenica. 
Dopo questa «presentazione», 
vengo al motivo di questa 
mia lettera. Durante una di
scussione fatta in treno un 
tale, dopo aver detto tante 
idiozie sull'Unione Sovietica, 
se ne e venuto fuori dicendo 
che in Italia non e'e da la-
mentarsi per la scuola per
che. a suo dire, il 70 per cen
to degli iscritti all'University 
sarebbero figli di operai e 
contadini. lo ho replicato, 
perchd non credo assoluta
mente che quella cifra sia vi-
cino al vero, ma gradirei una 
risposta con dati precisi at
traverso l'Unlta. Vorrei dot 
sapere la percentuale dei fi
gli di lavoratori iscritti alia 
Universita e, inoltre, quanto 
vengono a costare le tasse 
universitarie. 

Grazie per la risposta. Io 
purtroppo non ho potuto stu-
diare perche a died anni ho 
dovuio andare a Milano a 
fare il garzone. 

LAZZARO GRATTIERI 
(Covo - Bergamo) 

II tuo interlocutore non 
solo e un qualunquista ma 
anche (spesso le due cose 
sono accompagnate!) un 1-
gnorante, che raglona rlpe-
tendo frasi fatte, senza co-
noscere nemmeno 1 dati piu 
elementari riportati anche 
dalla stampa borghese. Se lo 
incontri di nuovo (ma di ti-
pl del genere se ne trovano 
sempre!), digit che da tutte 
le inchieste finora promosse 
0 da organism! come il Prov-
veditorato agli Studi o come 
il CRPE o da giornali d! 
dlversl orientamenti, rlsulta 
inconfutabllmente — ad e-
sempio — che nella « miraco-
lata» Lombardia 11 10% del 
bambini non flnisce la scuo
la elementare, 11 12% evade 
la scuola media dell'obbligo 
e il 30% non la porta a ter-
mlne. II che significa alcu-
ne cose ben precise: che 1 
dislivelli di partenza (che si 
potrebbero attenuare molti-
pllcando le scuole materne e 
dando loro un diverso con-
tenuto, attuando la scuola a 
pleno tempo, facendo trova-
re a scuola tutti 1 libri che 
1 figli del lavoratori non tro
vano a casa, e cosi via) re-
stano tali per anni, finche 1 
ragazzi, stanchi di lottare per 
nulla, se ne vanno a lavo-
rare; che 1 costi della scuo
la (libri, vestiti, trasportl, 
vitto, e tutti 1 mille acces-
sori) e il mancato guadagno 
del figlio che non lavora, so
no oneri insostenibill per le 
famiglie de! lavoratori (pen-
sa pol a quel che succede fra 
I braccianti del meridione); 
che la scuola continua a se-
lezionare autoritariamente e 
sulla base di contenuti clas-
sisti (1 figli dei lavoratori 
sono .jortatori di una cultu
ra dlversa da quella delta 
borghesla, che e la cultura 
ufficiale della scuola: ma per
che questa deve contare tut
to e quella nulla?). 

Se poi non bastasse, puol 
aggiungere che sempre in 
Lombardia su 1.000 coetanei, 
solo 280 si lscrivono alle scuo
le medie superior! (la me
dia nazionale e dl 312) e che 
dl questi circa 220 flnlscono 
nelle scuole tecniche e pro
fessional! e cioe in un par-
cheggio che 1! tiene (o alme
no 11 teneva) buoni fino al 
momento dl mandarll in fab
brica. E dlgl! Infine che gli 
Iscritti all*Universit& prove-
nienti dagli strati popolari 
non vanno oltre 11 2% (ed 
anche qui pol sarebbe da ve
dere: quant! possono affron-
tare le Facolta. piu impegna-
tive, quantl riplegano per ne
cessita su Facoltft dove si 
pu6 procedere da autodidat-
ti, quant! poi arrivano alia 
laurea). Del resto (e rispon-
do pldamente alia tua se-
conda domanda), non ci vuol 
molto a capire questo stato 
dl cose, ^c si tlen conto di 
quanto costi il mantenlmen-
to dl un giovp t in citta (1 
libri e le tasse sono ancora 

II meno!) e se si pen*--a obiet-
tivamente a quante famiglie 
sono In grado di rlnunclare 
a un salario in piu. fg.ba.). 

2 8 dicembre ' 4 3 : 
la fucilazione dei 
fratelli Cervi e di 
8 patrioti novaresi 
Cara Unitd. 

facendo una breve consi-
derazione sui programmi le' 
levisivi andati in onda negli 
ultimi giorni dell'anno appe
na trascorso ho constatalo 
come, il giorno 28 dicembre, 
sia ricorso piu volte nelle 
enunciazioni degli speakers. 
Difatti in quel giorno sono 
stati pronundatt I verdetti di 
inorie di Burgos e pure in 
quel giorno cadeva Vanniver-
sario deU'elezione del Presi-
dente Saragat. 

Agli avvenimenti la RAI-
TV ha dato H rilievo che fo-
TO competeva: sia per Yin-
fame sentenza franchista, o-
pera di un tristo tribunale 
militare di mussoliniana me-
moria, degna espressione di 
un retrivo. barbaro e squali-
flcato regime oppressivo; sia 
per la ricorrenza deU'elezio
ne del Presidente della Re-
pubblica, mettendone in ri
sotto i sentimenti antifasci-
sti che ne determinarono, a 
suo tempo, YesUio. 
Vn vero peccato perb che 

YBnte radiotelevisivo, abbia 
dimenticato che U 28 dicem
bre rappresentava anche una 
altra tappa, dolorosa e san-
guinosa, del nostro II Risor-
gimento: Yeroico sacrifldo 
dei sette FrateUi Cervi. 

Scusatemi lo sfogo, ma to 
scrivente ha ancora davanti 
agli occht gli attimi in cui 
vide portare davanti al plo-
tone d'esecuzione, guarda ca
so proprio il 28 dicembre 
1943, otto patrioti di Novara. 
A quel plotor.e d'esecuzione 
erano destinati anche a sot-

toscritto ed un altro parti-
giano e solo la commutazio-
ne della pena di morte in 
quella della deportazione nei 
lager ha fatto si che i fucl
lati di Novara non fossero 
died. 

Cordiali saluti. 
LUIGI BOGHI 
(Dompdossola) 

L'emigrato che 
si e abbonato 
a «l'Unita» 
Caro direttore, 

prima di tutto permettl chs 
un emigrato rivolga un augu-
rio di buon anno a te, ai com
pagni della redazione e a 
tutti i lettori de l'Unlta. Poi 
ti chiedo di trovare un po' di 
spazio per questo mio scritto 
riguardante la mia decisione 
di rinnovare I'abbonamento 
al giornale, il giornale piu 
battagliero a favore della 
classe operaia e til tutti gli 
sfruttati. 

II 23 dicembre ha visto la 
fotografla nella quale era 
scritto che abbonandosi a 
l'Unita si mettono le manet-
te al Corriere dl marca ne-
ra; non solo, ma si incate-
na tutta la stampa borghese 
che e contro chi vlve dl one-
sto lavoro. Posso ben dlrlo 
questo, per esperienza perso
nate. In questi ultimi anni 
che mi sono abbonato a l'U
nita mi sono messo in con. 
dizione di avere un grado di 
cultura sufficiente per poter 
discutere con qualsiasi super-
persona, comprese quelle in 
veste nera; mi sento dl et-
sere cambiato culturalmente, 
grazie al modo in cui e fat
to il nostro giornale. Perdb 
vorrei fare un invito a tutti 
i lavoratori perche non dla-
no piii una lira alia stampa 
padronale. 

Cordiali saluti. 
GIUSEPPE SINATRA 
(Burgdorf - Svizzera) 

Gli italiani 
massaerati 
ad Oradour 
Cart compagni, 

leggo su l'Unita la notizia 
che si riferisce al massacro 
compiuto dalle SS ad Oradour 
sur Glane. Voglio aggiungere 
che, trovandomi nella zona 
per svolgere la mia attivita di 
partigiano, nel periodo di 
quell'avvenlmento, ho potuto 
vedere col miei occhl due co-
niugi italiani annaspare in 
mezzo alle cenerl dei morti 
ed in mezzo alia polvere nella 
Chiesa dove furono ammassatl 
donne e bambini e trucldati 
col mitra e con le bombe, al
ia ricerca di qualche ninnolo 
dei due loro figlioli morti, 
che si trovavano presso pa-
renti ad Oradour il giorno 
dell'eccidio. 

La foto che pubbllcate docu
mento la ntecnicau del mas
sacro: tutte, tutte le case (do
po avere ucclso gli abltantl: 
non uno se ne salvb) furono 
sventm'fi a colpi di bombe in-
cen-ltarie. 

L'infame pretesto per com-
piere quella strage fu che re-
parti tedeschi erano stati at-
taccati nella zona, mentre i 
tedeschi furono attaccati, non 
ad Oradour sur Glane, ma ad 
Oradour sur Verre. E' tempo 
che giustizia sia fatta! 

EZIO ZANELLI 
(Bologna) 

II Presidente 
« ringrazia » 
il disoccupato 
Signor direttore, 

sono un ex uffidale dl prima 
classe git impiegato presso la 
intendenza dl Ftnanza di Na-
voli. Sono stato collocato a 
riposo, dopo 26 anni dt setvi-
zio, nell'ottobre del 1966. Fi
nora non ho ricevuto pensio-
ne od emotumenti di sorta. 
Ho vissuto in questi anni con 
quel poco che sono riusdto a 
radmolare con affari di ogni 
genere e sono arrivato alio 
stremo delle mle possibilita, 
non riesco a trovare un lavo
ro stabile nemmeno come au~ 
tista. Non possono lavorare le 
mie flglie perche ancora pic-
cole e neppure mia moglie 
che deve accudtre il nostro 
unico figlio maschio di 22 an
ni, subnormale dalla nascita. 

Fatta questa premessa, vi 
dico che prima di Natale tn~ 
vial al signor Presidente del
ta Repubblica ed a quello del 
Consiglio il seguente blglletto: 
* Nella ricorrenza delle feste 
natalizie desidero farvi per- \ 
venire la stessa serentta e be-
nessere che pub venire a ma 
ed ai miei cinque figli dopo 
tre lunghl anni dl disoccupa-
zione*. 

/erf, 29 dicembre, ml sono 
pervenuti ei ringraziamenti m 
del Presidente delta Repubbli
ca tramite la sua segreterta 
particolare. Signori, non e una 
barzeUetta! 

CORRADO RICCJO 
(Napoli) 

Gli ufficiali che 
continuano a tener-
si Pattendente 
Cara Unita, 

come tuo appassionato letto-
re e fervente propagandista, 
desidero /arti presente quan
to segue in merito alia recen-
te legge suU'aboliztone degli 
attendenti. Fra alcuni giorni, 
terminerb il servizio militare 
e discutendo con alcuni amtd 
sulle umiliazioni che sublsco-
no gli attendenti, in special 
modo quello del comandante 
del mio reparto, mi i stato 
riferito che nonostante la leg
ge sia entrata in vigor* com i 
primi giorni del nuovo anno, 
molti ufficiali conttnuano « 
servirsi deU'opera dl questi 
servitori con steUette. 

Sarebbe tnteressanU sapere 
in quale pena incorreranno co
loro che, calpestando questa 

• legge, proseguiranno, abusan-
do del loro grado, a sottopor-
re giovani ventenni a cosi umi-

• liantl mansiont 
Grazie delYospttalita. 

LETTERA FZRMATA 
(SpUimberfO • Udfxw) 


