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II problems dei voti e la lotta contro la scuola di classe 

L' insegnante non fe 
uno strumento f iscale 
Dopo il «salto nella politica» - II rifiuto di un meccanismo selet-
tivo che imputa al ragazzo e alia famiglia le difficult* sociali che si 
manifestano nell'apprendimento - Le illegality nella pratica scola-

stica quotidiana - Il rapporto tra fabbrica, scuola e quartiere 

II < salto nella politica » 
degli insegnanti, conseguen-
te alle analisi sulla funzio-
ne classista dell a scuola e 
del loro ruolo in essa, li 
ha posti di fronte al pro-
blema di una prassi alter-
nativa e coloro che si sono 
messi per questa strada 
hanno dovuto confrontarsi 
con la questione nodale dei 
voti, che si presenta ogni 
giorno a scuola (voti di re-
gistro) e piu seriamente 
Alle scadenze del trimestre 
(o quadrimestre) e di fine 

anno. 
Accanto alia parola d'or-

dlne dei « prescrutini >, cioe 
discussione pubblica pre-
ventiva con gli studenti di 
ogni tipo di voto, parti dal 
« movimento insegnanti» di 
Milano nell'ottobre '68, e 
si estese rapidamente a 
Roma, a Torino e in nume-
rosi altri centri, quella del 
« voto unico »: un voto po-
aitivo uguale per tutti, co
me espediente legale per 
abolire di fatto il voto stes-
so (non la valutazione) in-
eieme alia selezione scola-
stica (tutti promossi) e al
ia funzdone fiscale dell'inse-
gnante. Anche il * movimen
to di cooperazione educati-
va» fece propria questa li-
nea al congresso di Lizzano 
deH'aprile '69, dopo un si
gnificative dibattito su espe-
rienze reali a vari livelli di 
scuola, ed essa appare og-
gi largamente condivisa da 
uno schieramento che com-
prende i Sindacati. 

Le motivazioni contenute 
nei document! di assembles 
e di mobilitazione sono e-
etremamente incisive: dalla 
denuncia del carattere ar-
bitrario dei voti si passa 
presto alle ragioni pedago-
giche e politiche. Il voto 
induce una motivazdone e-
sterna alio apprendimento 
(non studio per apprende-
re, ma in vista del premio 
o del castigo); sviluppa la 
competitivita individuale; re-
prime perche incoraggia 
comportamenti conformisti-
ci e un apprendimento ri-
petitivo; discrimina secondo 
diseguaglianze sociali di 
partenza, ma con vero e 
proprio inganno ideologico 
le imputa a colpa del ragaz
zo e della famiglia (l'intelli-
genza e la buona volonta 
che mancano, il cattivo ca
rattere); non serve neppure 
come «collaudo> della for-
mazione per il lavoro, per
che la maggior parte delle 
nozioni su cui si da il voto 
non e utile, essendo utile 
e funzionale al sistema la 
selezione in se assai piu dei 
contenuti culturali che do-
vrebbero giustificarla. Pro
prio quest'ultimo argomen-
to apriva la strada alia ra-
gione ultima del rifiuto e 
sufficiente di per se sola: 
il voto fiscale e strumento 
della selezione e serve so-
prattutto a legittimare la 
stratificazione sociale e la 
divisione capitalistica del la
voro; la scuola a piramide 
sostiene e giustifica la divi
sione fra lavoro manuale e 
lavoro intellettuale, fra chi 
comanda e chi csegue. 

Risposte 
repressive 

Si poteva pensare che una 
eontestazione cosi globale e 
diretta della selezione scola-
stica sarebbe rientrata alle 
prime risposte repressive. 
Le cose sono invece andate 
in modo abbastanza diverso. 
La intimidazione preventiva 
e stata dura e non priva di 
successo, mentre la repres-
sione e consistita solo nel-
l'abbassamento delle note 
di qualifica a qualche inse
gnante in un primo tempo, 
mentre poi si e sviluppata 
la linea ministeriale del
la promozione generalizzata 
nella scuola deU'obbligo. 
Anche nella scuola superio-
re si afferma una direttiva 
di tolleranza per il voto 
unico, che viene copcrto con 
la formula della < sperimen-
tazione >. 

Sorgono spontanei a que-
sto punto tutta una serie di 
interrogativi: e ancora va-
lida questa linea? e € rifor-
mista > o < rivoluzionaria »? 
e forse funzionale alia de-
qualificazione della scuola e 
va abbandonata in favore 
dei semplici prescrutini o 
va ripensata in una strate-
gia meglio definita? 

L'esperienza ha svuotato, 
come si e visto, la cntica 
di • volonlansmo croico > o 
« vocazionc al martirio • che 
veniva da piu parti- Invece 
1'attenzione alia legalila ha 
fatto scoprirc le numerose 
illegalita della prassi scola 
stica e gli spazi di libcrta 
che Prcsidi e Dircttori di-
dattici indebitamente pre-
dadono. Fame l'elcnco sa

rebbe troppo lungo, ma a ti-
tolo esemplificativo val la 
pena di segnalare alcuni ca-
si. I voti numerici sul regi-
stro non sono affatto pre-
scritti, anzi sconsigliati per-
fino da vecchie circolari del 
1926-'27, e lo stesso model-
lo di registro non ha nes-
suna sanzione giuridica, tan-
to che ha potuto impune-
mente essere € dissacrato » 
da qualche insegnante, che 
lo ha trasformalo in una 
specie di < diario di clas
se » con fogli intercalate 
ecc. II numero minimo di 
interrogazioni e di compiti 
in classe trimestrali previ-
sti da vecchie circolari non 
puo essere affatto imposto 
agli insegnanti e del resto 
la prassi ne ha gia fatto 
giustizia. II modo come av-
vengono gli scrutini e sem-
pre illegale perche non si 
rispetta la legge dove pre-
scrive di far precedere ad 
ogni voto un motivato giu-
dizio. 

Idee 
chiare 

L'alternativa fra voto uni
co e prescrutini non e rea-
le. Dove il prescrutinio, al 
di la delle buone intenzioni, 
e solo un espediente per far 
dire alia classe chi boccia-
re e chi promuovere, a chi 
dare 6 e a chi 8, non si 
fanno certo passi avanti. Se 
invece esso diventa modo 
realmente nuovo di valuta-
re il lavoro del collettivo-
classe, allora cessa la con-
trapposizione fra le due li-
nee: non siamo piu alia fa-
se negativa di come elimi-
nare il voto fiscale ma a 
quella positiva di come ef-
fettuare la valutazione. 

Qui occorre avere le idee 
estremamente chiare. In se 
stessi, voto unico, prescru
tini, promozione generaliz
zata ecc. possono andare 
tutti nella direzione del piu 
irresponsabile lassismo, del
la scuola facile, dequalifica-
ta, massificata, all'america-
na, che mantiene a basso 
livello la qualificazione del
la forza lavoro e inevitabil-
mente sposta la selezione a 
valle, cioe al momento del-
l'ingresso nel mercato del 
lavoro. E' stato giustamente 
osservato che questo tipo 
di « scuola parcheggio » pro
duce una qualificazione « ge-
neral-generica > della forza 
lavoro che puo corrisponde-
re alle esigenze capitalisti-
che, ma non a quelle dei la-
voratori. Ad essi occorre 
una scuola che spinga avan
ti la contraddizione fra rap-
porti capitalistic! di produ-
zione e livello della forza 
lavoro produttiva, in quan-
to gli fornisce gli strumen-
ti culturali e scientifici ne-
cessari ad esercitare in pro
prio il controllo della mac-
china politica e di quella 
produttiva. 

Oggi i gruppi di insegnan
ti non si limitano alia eonte
stazione dei voti, che tutta-
via rimane. Essi si collega-
no sempre piu strettamente 
con il Movimento Studente-
sco nelle scuole superiori 
e con le famiglie dei lavo-
ratori a livello di quartiere 
nella fascia deU'obbligo, 
mentre sorgono forme di 
cooperazione scientifica ed 
editoriale per creare nuovi 
strumenti didattici. Si viene 
cosi affermando la linea di 
un lavoro globalmente alter-
nativo sul terreno specifico 
della scuola, che dalla pre-
cisa individuazione e anali
si delle nuove finalita rica
va non solo nuovi contenu
ti, ma anche processi nuovi 
di apprendimento 

Poiche non e solo questio
ne di contenuti e metodi al
ternative il discorso dovreb-
be allargarsi ancora, fino a 
comprendere I'esigenza che 
comincino a svilupparsi Ie-
gami strutturali e funziona-
li tra fabbrica scuola e 
quartiere, sotto 1'egemonia 
della classe lavoratrice. Ma, 
tornando alia valutazione, 
occorre sottolineare che es
sa incide fin da principio 
sulla direzione dei processi 
di apprendimento. 

Nella scuola deU'obbligo, 
per esempio, quando si cf-
fettuano «ricerche > che 
partono dalle situazioni rea
li di esperienza della comu-
nita classe, la valutazione 
non e altro che il continuo 
far riconoscere e valorizza-
re i passaggi logici e crea
tive dellaUivita di ricerca 
(definire il campo, formula-
re ipotcsi, raccoglicre e mi-
surare i dati, trovare gli 
strumenti di misurazione, 
rilevare le relazioni, verifi-
care le ipotcsi di partenza, 
ecc.)- Ne consegue che non 
e'e piu posto per i tradizio-
nali paramctri di valutazio
ne che privilegiano la cul-
tura libresca, gli archctipi 
culturali e il tipo di abilita 

| linguistica prevalent! fra i 

flgli della borghesia colta; 
invece, possono trovare ade-
guato riconoscimento (e gra-
tificazione) gli « apporti» di 
abilita ed esperienze (abili
ta manuali, capacita di os-
servazione, esperienza per-
sonale o familiare della fab
brica, della campagna, de
gli squilibri nord-sud, citta-
campagna, ecc.) che i flgli 
degli immigrati, dei conta-
dini, dei sottoproletari, de
gli operai realmente danno 
alia comunita classe. 

Le reali prospettive di 
successo di queste nuove 
tendenze, che mantengono 
come presupposto il rifiuto 
del ruolo fiscale dell'inse-
gnante e quindi il rifiuto 
dei voti fiscali, dipenderan-
no per molta parte dalla ca
pacita di organizzare e ge-
neralizzare Tazione, e in par-
ticolare dalla capacita di 
rapportarsi alle diverse si
tuazioni concrete che condi-
zionano i tempi e i modi di 
maturazione di un disegno 
certamente ardito e di lun
go respiro. Ad esso conver-
gono oggettivamente anche 
le rivendicazioni di agibili-
ta politica, di sperimentazio-
ne liberamente organizzata 
dal basso, di controllo socia
le della scuola, in quanto 
allargano gli spazi democra
tic! all'interno dell'istituzio-
ne. Sono tutte linee emer-
genti di un lavoro positivo 
nell'apparente disordine e 
fragore della eontestazione. 

E. Samek Ludovici 

II diritto alio studio comincia a trc anni 

Un girotondo insolito, In uno del luoghi piu simbollcl e piu belli di Roma: la piazza del 
Campidoglio ha ospitafo I'originale protesta dei bambini della capitate conlro le strutlure 
dello Stato e del comune che non sono in grado di offrire ne scuole ne campl di gioco 
adeguati alle loro esigenze. E' un'immagine allegra e vivace che fa pero di questo giro
tondo infantile un invito alia riflesslone piu che alia spensieratezza. Si accompagna bene 
alia proposta, lanciata dall'Unione Donne Italiane alle forze politiche e sindacali, di 
fare della battaglia per II diritto alio studio una scelta prioritaria. «Scuola per tutti e 

di tutti, dai 3 al 14 anni, a pieno tempo, gratuita, gestita socialmente »: e il tcma della 
grande riforma che verra discussa al convegno dell'UDI glovedi 11 febbraio a Roma 
(ore 9,30, al Ridotto dell'Ellseo in via Nazionale). II dibattito sara introdotto dalla pro-
fessoressa Vania Chiurlotto, e sono previsti interventi di rappresentanti delle forze po
litiche e sindacali, delle Associazioni femminili, delle Amministrazioni locali, dei Consigli 
di quartiere, dei consigli dei genitori, dei circoli dell'UDI. Le conclusion! del convegno saran-
no tratte dalla sen. Marisa Rodano. 

I motori della Rolls Royce dovevano equipaggiare Taereo a 3 7 5 posti «Tri Star* 

II crack della RR coinvolge 
la fabbrica USA dei Polaris 

Duro colpo alia Lockheed, un'impresa che dipende dalle commesse belliche del Pentagon*), gia in difficolta — Nixon chiamato 
ad intervenire per una sanatoria — Illusioni e sconfitta del capitale inglese nella gara per gli «autobus dell'aria» 

PIVORZIO 

Evitata dai vescovi 
la parola referendum 

Ambiguo decumento della Conferenza episcopate 
Ci si limita a definire legittimo usare a difesa della 
famiglia tutti i mezzi democratici che offre la Co-

stituzione - Riflesse le incertezze e i contrast! 

Ancora una volta. i vescovi italiani non hanno detto. con chia-
rezza, se intendono o no appoggiare le proposte di referendum 
sul divorzio. avanzate da alcuni gruppi che hanno evidenti colle-
gamenti con la destra cattolica. ne hanno defmito in modo nuovo 
i loro rapporti con le ACLI. II documento pubblicato ieri dal 
Consiglio di presidenza della Conferenza episcopate italiana. dopo 
la nunione tenuta a Roma dal 3 al 5 febbraio. riflette i contrast! 
e le incertezze che sui due scottanti argomenti permangono all'in
terno dell'episcopato e del mondo cattolico italiano. 

Di fronte alia legge sul divorzio. ormai in vigore in Italia. 
i vescovi riconfermano «la dottrina della Chiesa cattolica > per 
cui «l'lndisoolubilita rimane una delle proprieta essenziale del 
matnmonio > che c e grave dovere di ogni credente professare ». 

Quanto « alle varie interpretazioni circa tl pensiero dell'Kpisco 
pato di fronte aU'aUuale situazione». determinatasi dopo 1'appro-
vazione della legge sul divorzio da parte del Parlamento italiano. 
il Consigho di presidenza della CEI si limita a richiamare e a 
riaffermare la dichiarazione emessa daH'Assemblea generate della 
stessa CEI, k) scorso novembre. in cui c i vescovi dichiarano legit
timo che i cittadini. in problemi di cosi \ntale importanza e che 
toccano la cosoenza di ognuno. si awalgono. a difesa della famiglia. 
di tutti i mezzi democratici che offre la Costituzione italiana >. 

Viene dunque ancora una vo'.ta evitata la parola referendum 
e ci si bmita a noordare che i cittadini possono fame uso. 

E poiche molti parroa hanno posto il quesito circa le modalita 
di celebrare da parte loro i matnmom. dopo 1'entrata in vigore 
della legge sul divorzio e le note diplomatiche della S. Sede a 
proposito del vulnus deH'art- J4 del Concordato. il Cons;glio di 
presidenza della CEI afferma che csino ad eventua'e diversa 
disposizione della S. Sede. la ce!ebranone del matnmon-.o dei cat-
tolia in Italia continuera a es«ere regolata dalla Istruzione emana-
ta il 1. lugho 1929 dalla S. Congregazione per la disciplina dei sa-
cramenti». ossia senza innovazioni. 

« Perplessita » verso le ACLI 
Per quanto riguarda le ACLI. 0 documento fa notare che. dopo 

i colloqui tenuti dal Consiglio di presidenza con i dingenti del 
movimento il 9 dicembre. 1*8 gennaio. U 1° febbraio. t !e risposte 
avute. date le scelte operate dal Movimento. non sono valse a di&si-
pare le perplessita e le nserve di carattere dottnnaJe e special-
mente pastorale, che avevano originato il dialogo >. 

U comumcato non dice se. dopo questa costatazione. i rapporti 
tra gerarchia e ACLI diverranno piu test, ma non e'e dubb:o che 
da parte dei vescovi, pressati in questi mesi da gruppi conserva-
ton allarmati per la scelta di campo di tipo socialista del movi
mento aclista. si registra un arretramento risnetto alle preoedenu 
decision! circa l'opportunita di continuare il dialogo. 

La riunione deirassemblea plenaria della CEI i prevista per U 
14-19 giugno con all'od g. «II Sacerdozio ministeriale » e «La giu
stizia nel mondo > in vista del Sinodo mondiale dei vescovi del 
prossimo 30 settembre. 

a. s. 

Dal nostra corrispondente 
LONDRA. 8. 

Lotta fra Londra e Washing
ton sull'affare Rolls Royce: 
chi dei due finira col subire 
il passivo piu pesante? 

Dopo la liquidazione della 
piu prestigiosa industria moto-
ristica nazionale, i guai del 
governo inglese sono niente al 
confronto del grave imbaraz-
zo in cui, per contraccolpo. e 
stato posto Nixon con l'aggra-
varsi delle difficolta della 
compagnia di costruzioni 
aeronautiche Lockheed. 

La Casa Bianca si e vista 
depositare, davanti alia sogUa, 
il fardello di una crisi inaspet-
tata. che non sembra lasciar-
le molte alternative. 

La Lockheed e una delle 
grosse corporazioni che fanno 
parte del complesso militare-
industriale statunitense. Fab
brica i Polaris e t Poseidon; 
la sua attivita dipende quasi 
esclusivamente dalle commes
se belliche del Pentagono. Nel 
1963 aveva vinto l'asta per la 
costruzione del piu grande 
aereo da trasporto del mondo 
occidentale; ma, di recente. 
I'ostilita del Congresso contro 
l'escalation dei preventivl del
la Difesa. sotto Nixon, ha d>~a-
sticamente ridotto U progetto 
C/5-A. Per questa e altre sto-
rie, la Lockheed si trovava gia 
in serie difficolta finanziarie. 
Cercava dl uscirne. nel cam
po deH'aviazione civile, in con-
correnza con Douglas e 
Boeing: nel 1968 aveva ordi-
nato alia Rolls Royce 1'ormai 
famoso motore RB-211 per il 
suo nuovo aviogetto di linea 
o c autobus dell'aria» a 375 
posti. TriStar. L'intero future 
della azienda americana nel 
campo deH'aviazione civile co
si come quello della sua con-
troparte inglese. era legato a 
questa impresa. 

La € RR » aveva promesso 
un meccanismo superleggero 
(100 chili in meno di quello 
ordinario) e phi silenzloso (3 
turbine anziche 2). Avrebbe 
dovuto essere una affermazio-
ne tecnica capace di assicu-
rare aH'ingegneria inglese una 
supremazia sul mercato-mon
diale degli anni Sett ant a Ot-
tanta. La « RR >. che pure for
nisce motor! a 110 aviolinee ci-
vili e a 80 forze annate stra-
niere. non era mai riuscita a 
penetrare negli USA. II con-
tratto firmato due anni fa, 
e stato. a modo suo. un ten
tative di risposta alia «afi-

da americana >: la posta in 
palio era altissima e andava 
vinta ad ogni costo. L'allora 
mkiistro tecnologico. il laburi-
sta Wedgwood Benn, incorag-
gid in ogni modo l'awentura. 
Ma le clausole erano durissi-
me e alia fine si sono rivela-
te insostenibili. 

La c RR » per vincere la ga
ra col gigante americano Ge
neral Electric, ha accettato 
un prezzo antieconomico; i 
motori le costano, gia oggi, 
700 miliardi di lire italiane, 
tuttavia s> e impegnata a ven-
derli a solo mezzo miliardo 
l'uno. La produzione. inoltre, 
ha subito un grave ritardo; vi 
sono stati vistosi errori nel di
segno e nell'uso del materia-
le; si e. ad esempio. dovuto 
frettolosamente sostituite la 
fibra di carbone rivelatasi 
troppo debole. col piu resi-
stente, ma piu pesante tita
nic Tutto questo ha provoca-
to un forte rialzo dei costi. 
Ancora oggi. la < RR » non sa
rebbe in grado di soddisfare 
I'ordinazione. 

Diluvio 
di proteste 

Nel frattempo, la Lockheed 
ha gia allestito 178 prototipi 
del suo TriStar modellati sulle 
caratteristiche teoriche di un 
motore che nessuno ha anco
ra visto all'opera. La « RR > 
avrebbe dovuto pagare forti 
penalita per il rinvio o ina-
dempienza contrattuale. Da 
qui. come e noto. la decisione 
di lasciare che la compagnia 
dichiarasse fallimento con Tin 
tenzione di negare alia Lock
heed il risarcimento danni. La 
faccenda ha provocato un di
luvio di proteste al di la del 
rAtlantico: la stampa ameri
cana parla di ccomplotto in
glese ». Nel deprecare quello 
che appare come un sabotag-
gio contro Tindustria aeronau-
tica statunitense, e'e persino 
chi ha resuscitato l'invettiva 
contro la « perfida Albione >. 
Nixon pare abb!a litigato al 
telefono con Heath. 

II calcolo del Primo mini 
stro e semplice: la Lockheed 
e ormai impegnata al proget
to; con essa. vi sono coinvol 
te 24 banche e 4 grosse com 
pagnie aeree americane. Ri-
nunciare al motore RB-211 si-
gnifica ridlsegnare il TriStar. 
II costo e proibitivo. In un 
modo o nell'altro la Lockheed 
va incontro a un disastro fl-

nanziario se non interviene lo 
aiuto di Washington, per sal-
vare il progetto Rolls Royce 
oppure sostituire la parte 
motoristica. II Pentagono, del 
resto, non pud permettere la 
bancarotta dei costruttori dei 
Polaris. 

Con 1'autoaffondamento del
la c RR > (il passivo pud 
ascendere a 175 milioni di 
sterline) Londra ha scaricato 
parte del peso del crack sul-
l'America. In altre parole, si 
tratta di un ricatto. L'obietti-
vo e di rinegoziare il contrat-
to originale costringendo la 
Casa Bianca a sottoscriverne 
la spesa. La speranza e di po-
ter continuare a costruire 
TRB-211 addossando agli USA 
i costi reali. Ma lo strata-
gemma di Heath ha poche 
speranze di riuscita. Nixon 
trova impossible convincere il 
Congresso ad approvare un 
aumento imprevisto della spe
sa. II presidente ha fatto sa-
pere dunque che non si occu-
pera ufficialmente della cosa. 

Se la situazione si deterlo-
ra. la soluzione piu probabi-
le per la Lockheed e un ac-
cordo forzato con la rivale 
McDonnell - Douglas. Questa. 
col suo Douglas -10. e gia 
entrata nell'era del cJumbo* 
insieme ai Boeing-747. La con-
correnza d sempre stata du-
rissima. Anche se tutto fosse 
andato liscio. il TriStar L. 
1011 della Lockheed avrebbe 
trovato un cammino difficile 
davanti a se. L'unico vantag-
gio avrebbe potuto venire dal
la « novita rivoluzionaria » del 
motore RB-211 che la Rolls 
Royce ha ora dovuto ammet-
tere di essere incapace di per-
fezionare. Come si vede, vi e 
un lato di tragicommedia. 

Le ripercussioni della fac
cenda sono vaste. I colossi in 
dustriali americani si fanno 
una lotta spietata fra di loro: 
schiacciano con la loro poten-
za il mercato aeronautico oc
cidentale e si sbranano in ca
sa. E' contro questa formida-
bile opposizione che la Rolls 
Royce ?ra stata spinta a ga-
reggiare. 
- L'aspetto piu interessante e 
proprio la scelta dell'« autono-
mia » che venne fatta nel 1968. 
Com'e noto. un consorzio di 
ditte europee stava gia allora 
ultimando i piani per 1'allesti-
mento dell"* autobus dell'a
ria ». Alia copmduzione fran
co - tedesco • italiana sarebbe 
stato logico si associasse la 
collaborazione inglese. La 

€ RR » avrebbe dovuto produr-
re i motori per il nuovo aereo. 
Ma non lo fece perche, con ti-
pica arroganza, era convinta 
che una sua presunta csupe-
riorita > le avrebbe permes-
so di « conquistare il mercato 
americano > da sola. 

Un consorzio 
europeo ? 

Ebbene, il senno di poi... il 
risultato e che I'lnghilterra ha 
perduto I'autobus europeo e si 
e rotta il naso sul sasso ame
ricano. E chi e incaricato di 
dare i motori al futuro c Jum
bo > europeo? Naturalmente 
la General Electric, il masto-
donte americano che — se si 
presenta l'occasione — e ora 
pronto a sostituire la «RR» 
nel contratto con la Lockheed. 

II cammino recente dell'ae-
ronautica inglese e cosparso 
di pietre sepolcrali a comin-
ciare dal leggendario disastro 
(e le malversazioni) del mis
sile < Blue Stark » e per fini-
re col clamoroso annullamento 
dell'aereo milttare multiruolo 
TSR 2 abbandonato. sotto 11 

governo laburista. per com-
prare un inutile F-lll ameri
cano. Di queste e altre me-
lanconiche questioni si & di-
scusso oggi alia Camera dei 
Comuni in un aspro scambio 
di accuse e controaccuse fra 
conservatori e laburisti, men
tre si attende che Washington 
dica la parola definitiva. 

La strada dell'c indipenden-
za >; la presunzione di poter 
fare da soli, e stata pagata 
cara. Quale sara il futuro del
la € RR » in campo aeronauti
co? Nella confusione generate 
torna a levarsi la voce di chi 
suggerisce, come ripiego, la 
formazione di un consorzio 
europeo. cioe una compagnia 
multinazionale in cui potreb-
bero convergere la Fiat, la 
SNECMA francese e la Mo-
toren Und Turbinen Union te-
desca. Ma per il momento la 
unica cosa concreta che tl 
puft vedere 6 la fretta danna-
ta con cui i conservatori Han
no spezzando il vecchio impe-
ro della Rolls Royce per dti-
stribuime le fette piu ricche 
al capitale privato. 

Antonio Bronda 
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Parigi regala 
una tavolozza 
di veri colori 

Gia ci sono le code anche in Italia, ma basta 
scrivere, per ricevere tre splendidi regali 

II nostro corrispondente da 
Pangi ci segnala che e in oorso 
m questi giorni una s:ngolare 
miziativa. 

Tutti i lettori che semplice-
mente lo richiedano. nceveran-
no in dono. senza il minimo im-
pegno di acqmsti e di iscnziom. 
tre regah: una tavolozza origi
nate di acquarelli TALENS, un 
Opuscoto con i delta gli per 1'av-
vio alia nuova carriera del 
tecnico grafico e un test bre-
vettato per scoprirc da sob le 
proprie tendenze natural!. Per 

ricevere i tre doni basta scri
vere alia Filiate italiana dalla 
Scuola ABC di Disegno e Pit-
tura: « La Nuova Favella • S«-
zione UA/5 • Via Borgesptuo, 
n. 11 - 20121 Milano », allegando 
5 bolli da 30 lire l'uno per soese. 
Occorre affrettarsi, perche il 
periodo di questa offerta dav-
\-ero speciale e bmitato e. d'al-
tra parte, oltre al piacere di 
ricevere i doni e senza unpeg*. 
e'e sempre la possibility di aco-
pnre una nuova carriera molto 
rcmunerativa • di 
•Ugio. 
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