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Motivi attuali nella ricorrenza dei Patti lateranensi 

Necessario un riesame 
seno e 

di tutto il 
prof ondo 
Concordato 

Sulle auspicabili trattative per la revisione avrebbero un rilevante peso 
negativo scelte che (come quella di un qualsiasi sostegno al referendum 
antidivorzista) determinerebbero situazioni di grave tensione nel paese 

L'ambigua e pericolosa presa di posizione della CEI 

La posizione assunta. nel 
corso della recente riunione 
del Direttivo della Conferenza 
episcopale. dai vescovi italia-
ni sulla questione del referen
dum abrogativo della legge sul 
divorzio. ha riproposto. in ter
mini preoccupanti. il proble-
ma dell'atteggiamento della 
Santa Sede su tale delicata e 
importante questione. e ha re-
so urgente. in coincidenza con 
la ricorrenza odierna della sti-
pulazione dei Patti lateranen
si. la ripresa di un discorso 
che a questi si riferisca e piu 
in generate ai rapporti tra lo 
Stato e la Chiesa. Pur nei ter
mini cauti con cui c redatta. 
la dichiarazione dei vescovi si 
presenta ambigua ed equivo-
ca. si che si e potuto trarne 
interpretazioni atte a raTfor-
zare l'azione di coloro che. in 
modo piii o meno aperto. stan-
no conducendo la campagna 
per la raccolta delle firme per 
il referendum abrogativo: po-
tendo consentire a questi di 
individuare nell'episcopato una 
volonta identica alia loro. 

AH'indomani della approva-
rione della legge sul divorzio 
venne da parte nostra affer-
mato con molta chiarezza. so-
prattutto in un ampio edito-
riale del compagno Enrico Ber-
linguer. che il referendum sul-
l'abrogazione del divorzio a-
vrebbe in cnncreto significato 
appoggio alle forze che pun-
tano su una guerra di religio-
ne e su uno scontro frontale 
su tale terreno. e profonde la-
cerazioni e rotture nel quadro 
democratico. 

Una spinta 
verso lo scontro 
II fatto che la CEI sostenga 

il dirituxiovere dei cittadini di 
impegnarsi con ctutti i mezzi 
legittimi » aila battaglia con-
tro il divorzio sta a significa-
re che vi sono spinte notevoli 
nelle gerarchie ecclesiastiche 
per creare le condizioni dello 
scontro e della lacerazione. Se 
cosi fosse, si dovrebbe regi-
strare una profonda modifica-
zione della linea antitempora-
le sinora affermatasi: e cid in 
quanto si determinerebbe una 
situazione nella quale la Chie
sa. sia pure indirettamente. 
chiamerebbe i cittadini a ini-
ziative volte a modificare una 
legge approvata dal Parlamen-
to sovrano della Repubblica 
italiana. 

Noi riteniamo questa situa
zione di equivoco e di ambi-
guita, e di implicito sostegno 
aU'oltranzismo clericale. seria 
e pericolosa. Cost come rite
niamo grave e pericoloso an-
che il mettere soltanto in moto 
un determinato meccanismo. 
attraverso atti di implicita 
condiscendenza. anche se le fi
nalita che ci si ripromette di 
conseguire sono esclusivamen-
te religiose. 

Allorche. dopo l'approvazio-
ne del divorzio. si affermd da 
parte di organi della Santa 
Sede che U Concordato era sta
to « vulnerato >. pur contest a n-
do la fondatezza dell'interpre-
tazione data dal Vaticano al-
l'art. 34 e riaffermando il ri-
gore giuridico e politico della 
posizione espressa sulla que
stione dal governo italiano. 
ritenemmo che occorreva pro-
cedere al piu presto alia re
visione bilaterale del Concor
dato. onde adeguarne i conte-
nuti non solo alia Costttuzto-
ne italiana, ma ai profondi 
mutamenti intervenuti nella 
vita istituzionale. politica e so-
ciale del Paese. e nella co
scienza dei suoi cittadini- Era 
stato questo. d'altra parte, il 
voto espresso da quasi tutte 
le forze politiche a seguito di 
un ampio dibattito intervenu-
to nel 1967 alia Camera, e nel-
lo stesso senso il governo Mo-
ro aveva assunto precisi im-
pegni. 

Da allora. tuttavia. la que
stione e ripiombata nel com-
pleto silenzio: che e stato rot-
to soltanto. nel corso del di
battito sul divorzio. dalla no-
tizia. data dal governo. che la 
commissione di studio espres-
samente nominata aveva ter-
minato da oltre un anno i pro-
pri lavori. senza che le Came-
re ne fossero state informate 
e senza che a tale attivita fos
se seguita una qualsiasi ini-
ziativa da parte del governo 
stesso per promuovere. alia lu
ce di tali studi. le procedure 
bilaterali di revisione. 

E qui e evident* la respon 
sabilita del governo. e palese 
il condizionamento da parte di 
quelle forze integrahste che 
nella DC e fuori della DC han-
no sostenuto e sostengono che 
non vi e nulla o quasi nulla 
da rivedere. e che comunque 
debbano ritcnersi intangibili 
le norme concordatarie sul ma-
trimonio e sull'insegnamento 
religioso nelle scuole. 

E' su questo punto che tro-
T» fl tuo banco di prova la 

capacita della DC di assume-
re un ruolo e una funzione au-
tonoma e democratica su una 
questione cosi delicata e rile
vante: la capacita del gover
no e delle forze che lo com-
pongono di recepire I'esigenza 
di immediate iniziative. E al 
pari, su tale punto deve es-
sere valutata la capacita del-
I'altro contraente di recepire 
le profonde modificazioni in-
tervenute nel tessuto sociale 
e nella coscienza democratica 
del nostro paese in questi ulti-
mi venti anni. 

Scelta necessario 
per i cattolici 

Ma cio che e certo. e che 
per il mondo cattolico. nelle 
sue molteplici componenti. si 
pone una scelta di fondo tra 
indirizzi che appaiono sempre 
piu contrastanti e inconcilia-
bili sia con la coscienza civi
le sia con la coscienza catto-
lica post-conciliare; e che oc-
corre giungere a una chiara 
ripulsa non solo degli atteg-
giamenti oltranzisti. ma del
le posizioni equivoche e ambi* 
gue che a tali atteggiamenti 
danno forza e spazio. 

In questo quadro. il proble-
ma del referendum abrogati 
vo del divorzio assume un par-
ticolare e decisivo rilievo. Se 
questa e la strada che si vuo-
le scegliere. se per percorrer-
la si esprimono — in modo 
implicito ed esplicito — inco-
raggiamenti e assensi ai Ged-
da. ai Comitati civici e alle 
piu retrive consorterie cleri-
cali. e certo che si preferisce 
la lacerazione. lo scontro. lo 
steccato: che si vuole rompe-
re il faticoso lavoro al quale. 
nell'ambito dell'ispirazione co-
stituzionale. forze laiche. so-
cialiste e cattoliche sono da 
tempo dedite per costruire un 
solido tessuto unitario che su-
pen. ne) continuo procedere 
verso conquiste sociali e uma-
ne. la rissa e i conflitti reli-
giosi. 

E' da questo contesto che 
trae ragione e validita la no 
stra scelta sulla revisione del 
Concordato: cio in quanto ri
teniamo che tale strumento 
possa ancora considerarsi va-
lido per una giusta regolamen-
tazione dei rapporti tra lo Sta
to e la Chiesa. purche sussi-
stano condizioni che lo giusti-
fichino. Di qui anche la ra
gione della diversita della no
stra posizione su tale argo-
mento rispetto a quelle forze 
che sostengono 1'abrogazione 
del Concordato. e soprattutto 
di quei gruppi che tentano, su 
tale piattaforma, di esaspera-
re la polemica. di impostare 
« leghe > per preparare « cam-
pagne > abrogazioniste. 

Motura una nuova 
presa di coscienza 

Non condividiamo. come non 
abbiamo mai condiviso, tali 
posizioni che riteniamo errate 
e pericoJose. A parte gli aspet-
ti di marcato strumentalismo 
politico, esse esprimono una 
valutazione negativa. da noi 
non condivisa. sui process! di 
maturazione e di presa di co
scienza in atto nel mondo cat
tolico :e soprattutto. per con-
traccolpo. lo rendono piu dif
ficile. favorendo I'ollranzismo 
clencale e la radicalizzazione 
dello scontro. Ed e per que
sto che. coerenti con tutta la 
nostra impostazione storica e 
politica. abbiamo riportato al-
1'attenzione del Parlamento. 
con la mozione presentata al
ia Camera, la questione della 
revisione del Concordato, ri-
chiamando il governo alle sue 
responsabilita. e chiedendo al
le forze politiche di assumere 
su tale importante problema 
una posizione di impegno e di 
responsabilita. 

Ma con altrettanta fermezza 
va detto che la possibility di 
porta re avanti in modo chiaro 
e proficuo il discorso sulla re
visione e condizionato innan 
zitutto dalla capacita da par
te delle gerarchie ecclesiasti
che di comprendere che la re- * 
visione non pud sigmficare so
lo ritocco di alcune norme con
cordatarie e che nessun isti-
tuto concordat a no pud sruggi-
re a un serio e profondo rie
same. E' lo stesso quadro in-
temazionale. nelle sue varie 
imphcazioni. che lo .̂iHecita 

Soprattutto va detto che non 
potrebbero non far sent ire. 
nelle auspicate trattative. un 
rilevante peso negativo scelte 
che. attraverso un sostegno 
implicito o esplicito all'inizia 
tiva del referendum, verreb 
bero a determinare situazioni 
di profunda ipnsione nel Pae 
se. comphcandd mvrce di di 
stendere i rapporti tra lo Sta 
to democratico e la Chiesa. 
ciascunn nel proprin ordine in 
dipendentt e sovrani. 

Ugo Spagnoli 

L'Osservatore romano 
sull'anniversario 
dei Patti del Laterano 
In occasione del 42° annl-

versarlo della firma del Patti 
lateranensi, VOsservatore ro
mano ha pubblicato ieri un 
breve commento. VI si affer-
ma che quei patti produssero 
«la concordia nelle coscienze 
e fra le coscienza degli italia-
ni: una concordia che doveva 
essere — ed e tuttora — il pun
to di partenza per la piena so-
lidarieta degli italiani nel pro
muovere il progresso della lo
ro palria nella liberta». Da 
parte J sua. la Chiesa auspica 
che «una tale concordia sia 
mantenuta e rinvigorita, nel ri
spetto degli impegni libera-
mente assunti. nonostante dif
ficolta al cui superamento la 
Chiesa riafferma la sua dispo-
nibilitd» (si tratta. evidente-
mente, della disponibilita ad 
una revisione dei Patti). 

UlSTER: CATTOLICI SENZA FUNERALI ^ ^ n . i r S £ , . n ^ ^ 
dlmento che negherebbe al cattolici anche II diritto di celebrare funerali pubblici per I proprl 
morti. Secondo il primo ministro Chichester-Clark i funerali possono « turbare I'ordine pub-
blico »: due giorni fa, infatti, si sono avuti scontri tra cattolici e protestantl, dopo che questi 
ultimi avevano strappato dalla bara la bandiera irlandese e avevano lanciato contro II corteo 
alcune bottiglie incendiarie. Nella foto: un gigantesco incendio ha distrutto nella nolle un 
deposito di legnami nel porto di Belfast; la polizia ha dichiarato di avere « forti sospetti » 
che I'incendio sia dovuto ad un attentate ma non ha speciflcato chi I'avrebbe compiuto, se 
I membri dell'IRA cattolica o gli estremisti protestanti. 

Donne 
e politica 

E" UBCUO 11 numero spe-
clale .dl «Donne e Poli
tica » sul 50. del Partito 
con I'editorlale dl Enrico 
Berllnguer. un saggio dl 
Camilla Ravera sulla na-
sclta del PCI e la politica 
dl emanclpizlone femml-
nlle. altrl saggl cd artl-
coll dl Leonilde Jotti (I dl-
rlttl dellu donna alia Co-
stltuente) Llcla Perelli 
(Dirltlo dl voto alio donne 
e rivoluzlone democratica). 
Glglla Tedesco (II movl-
mento cattolico dl fronte 
alia questione femmlnlle). 
Leda Colomhlnl (Emancl-
pazlone femmlnlle e rlfor-
ma agrarla nell'azione po
litica dl Grieco). Mirlsa 
Rndano (Eimnclpazlono 
femmlnlle e democrazla). 
Nlves Gessl e Donatella 
Turttira (II sindacato e la 
questione femmlnlle): nello 
ste<vo numero sono pubhll-
cate due tavole lotonde dl 
cui una «iul Gruppi dl Dl-
fesa della Donna nella Re-
sistenza con \i partecipa-
zione dl Artieo Boldrlnl. 
Adele Bel. Stella Vecchln e 

Diana Francesohl. 1'altra >»ul-
la partecipazjone delle don
ne e ror?ani7zazione del 
PCI con gli interventl di 
Emanuele Maralu^o N*>dla 
Spano. Gluliana Valente e 
I.ulsa nomiTnnl ' 

Donne e politica 
al trova In vendlta presso 
la Libreria Rlnascita. via 
Botteghe Osrure. 1 

Abbonatevi a 
DONNE E POLITICA 
l'no siriiinen'o d» lavoro po-
llllro. dl dlscusslone. dl rl-
cerca e dl Inform^zione del
le esperlenze reallzzate dal 
movlmento femmlnlle In 
campo nazlonale e Interna-
zlonale 
AHlmnamento annuo 5 nu-

merl L 1 000 
abhnnamento sostenitore 

L 2 000 
Redazione e Ammlnistrazlo-
ne: via delle Botteghe Oscu-
re. 4 - Telef. 68 41 01. 

Oggi il convegno dell'UDI su «La scuola per tutti dai 3 ai 14 anni» 

Scuola materna: riforma urgente 
Nelle istituzioni statali accolti, in tre anni, solo 84.000 bambini — II fallimento di una legge che avrebbe 
dovuto essere il vanto del centro sinistra — Necessaria una nuova disciplina, con ampi poteri alle Regioni 

Si tlene oggi a Roma un convegno. In detto dall'UDI, sul 
tema: c La scuola per tutti dai 3 ai 14 anni ». Su una degli 
aspetti di particolare Importanza di questo complesso proble
ma, e cioe sul tema delle scuole materne, pubblichiamo questo 
articolo di Anlella Farnetf. 

Non vi pub essere ana ve
ra riforma della scuola. che 
abbia come oblettivo 11 i inuo 
alio studio, la fine della sele 
zione di classe ai danni dei 
figli dei contadini e degli ope 
rai, la gestione sociale. se 

non si parte dalla scuola per 
l'infanzia. se non si attua il 
diritto per tutti i blmni dai 
3 ai 6 anni di accedere Ad 
una scuola pubblica, gratuita 
con contenuti e finalita euuca 
tive tali da contribuire alio 

Nuove prese di posizione 

IMPOSTE E TASSE 
sotto accusa 
il progetto Preti 

La Regione sarda: fc illegittimo - Incontri con 
i sindacati in Parlamento - Le rivendicazioni 

II governo dovra rivedere 
le sue posizioni sulla legge 
tributaria che tornera in di-
scussione alia Camera mar-
tedl 16 febbraio. Si molti-
plicano. infatti. le contesta-
zioni circa I'indinzzo politico 
e la coerenza rastituzionale 
del progetto. Ieri TAwem 
blea regionale della Sarde 
gna ha approvato un ordine 
del giorno presentato da 
Puddu (DC). Congiu (PCT). 
G.B. MelLs (PSd"Az). Des-
sana (PSI). Carrus 'DC) e 
Pinna fPSTUP) in cui invi-
ta la Giunta «a nrospettare 
temnestivamente al governo 
centrale ed al Parlamento 
1'urgente necessHa di appor-
tare al testo del dtoegjio di 
legge sulla nforma tributa
ria i necessari emendamen 
ti: ad intere.vare tutu i 
gruppi parlamentari perche 
le esigen7e prospettate dal-
I'Aŝ rmblea <:iano tenute nel
la dovuta consideranone nel 
nsnetto delle norme degli 
articoli 8. 1.1 e SI dello Sta 
tuto speciale: ad imDugnare 
il prov\-edimprito pres«Mi gli 
organi di gia^tizia ro«titu 
zionale ove non dovessero 
verifirarsi le modiftVne con 
seguenti ». Nella oarte pre-
dLspnsitiva. 1'ordine del gior
no denuncia nel orogetto co 
vernativo «norme erave-
mente le^ive deH'autonomia 
regionale sarda in quanto 
contrastanti col reainrv del
le entrate della Regione » 

I sindacati. per oarte lo
ro. chiedooo modiflche pro
fonde del contenuto del pro 
getto. pronti a sostenerle con 
ta lotta di massa. Qimte ri
vendicazioni ^aranno illu 
«trate offffi in tneontn fra 
una d>leffa7ione unitaria ' 
con. nsi. e mt con n 
caoosruppo <;o.'ialwta alia 
CarrhTa Bertoldi. e con il 
capoeruono della DC. An-
dreolti Esse sono: 

H esplicitazmne ieiM vo 
lonta politica di spo t̂are 
ncttamente I'attuale -appor 
to tra imposizione d:retta e 
imrmsmnne indirelt* Ml pro 
getto del governo. infatti. 
oltre ai dazi doganali e al

le imposte speciali. propone 
un'ahquota medio del 12 per 
cento per la maggior parte 
dei servizi e delle merci. 
comprensiva delle attuali 
IGE ed imposte di consu-
mo; si tratta di esentarne 
tutb" i prodotri e servizi es-
senziali. maggiorando fnve-
ce il prelievo sui prodotii 
d: lusso): 

2) alleggerire la pressio-
ne flscale diretta sui redditi 
di lavoro dipendenb' e dei 
ceti meno abbienti (i sinda
cati hanno proposto piu am 
pie quote esenti detranoni 
adequate per i familiari a 
carico e i pensionati e un 
adeguamento di queste fran
chise mediante scala mo
bile): 

3) istituzione di una im 
posta ordineria sul patrimo-
nk> immobiliare con l'esclu-
sione dei ptccoli patnmora 
familiari: 

4) esenzione daU'imposta 
sul valore aggiunto fquella 
che sostituira IGE e dazi cô  
munali) dei beni di nrima-
ria necessita (* paniere vi-
tale») ed abolizione delle 
imooste erariali di con?umo 
e d: fahhrica zione o?r i con 
sumi di sicura natura popo-
lare: 

5) graduale fiscal'zzazio-
ne del swfema contributiro 
sui safari mediante la fissa 
none di un meccanismo one 
rativo e l'indicazione di una 
dito di awio fqu*sto do 
vrehhe rigjiardane il contri-
buto per malattia. conte-
stualmente al oa«ae«ro dal 
sistema mufiialUtico al Ser-
vizio "ianitario per tutti i 
cittadini"): 

fi) democrntiz7az-or»^ del 
raccerfamento mediante la 
istituzione di coâ ult** tribu-
tirie reeionali e eomunali: 
a«i«irurare nsorsp adneuate 
alle reeioni e a gli enti lo 
cali: 

7) inasprire le vinzioni 
amministratrve e ponali « 
carico degli evasori 

Queste nvendicaziom. ri-
levano i sindacati. sono coe
renti con la linea di riforma 
presentata. 

sviluppo e alia formazione del
la personality infantile e da 
elirrunare, per quanto possthi 
le. le differenze e i condizio-
namenti di partenza. 

Siamo purtroppo ancora 
molto lontani dal raggum^i-
mento di questo obiettivo. II 
30 per cento dei bambini dai 3 
ai 8 anni e escluso dalla scuo
la. La stragrande mag îOran 
za delle scuole mateme esi-
stenti e ancora in mano al 
privati, costa alle famiglie e 
strutturata piii come a rtsilo » 
ai servizio della famlglia, del
la madre lavoratrice, che co
me a scuola » per il bambino 
La legge istitutiva della scuo
la materna statale, vanto del 
centro sinistra, a circa tie an
ni dalla sua approvazione, di-
mostra in pieno il suo falli
mento. I'incapacita di rappre-
sentare un elemento di rottu-
ra rispetto al vecchlo ordina-
mento o almeno un esemp'o 
di un nuovo sistema c^pxee 
di tener conto di quanto la 
pedagogia e la psicologia del-
re ta evolutiva sono vr*nute 
elaborando. 

Sono state istituite apoena 
3060 sezioni (non scuole. che 
esse sono solo 2150) p-" 84 
mila bambini. Queste funzio-
nano sulla base dl onenta 
menU educativi natl vecotil a 
non sempre e ovunque sppli 
cati per rimprecisione .» la 
fumosita delle indicazioni. 

Si parla ora della prossima 
emanazione da parte del mi
nistro della Pubblica Is ni 
zione. di un decreto per lsti-
tuire 1500 nuove sezioni, per 
circa 40 mila bambini. Cio sa 
rebbe possibile grazie al repe 
rimento a fortunoso » di fondi 
residui presso il ministero del
le Finanze. Ci6 e ben s'.rano 
quando si pensi che II min:stro 
della P.I. solo poche settima-
ne fa, nella relazione annns 
sa alio stato di previsione del 
suo ministero ha scrit'o che 
«Ia limitata entita degli stan-
ziamenti disposti dalla legge 
nel qumquennio in c o m ha 
impedito la formulazione di 
un secondo piano istitutlvo di 
sezioni dj scuola matema sta 
tale». Ora si sarebbero mve 
ce scopertl del « fondi « e s i e 
deciso di istituire 1500 nuove 
sezioni. 

Non e ancora dato s*pere 
dove queste saranno fatt» 
quail sono i critert dl scelta 
Non vorremmo che a-K.ura 
una volta prevalesse il rrieto 
do del favoritismo del s>>tto 
governo, e non si tenesae con
to delle situazioni obie'liva 
mente piii carenti. E' xno co 
munque che con 1500 S'-zî n: 
per 40 mila bambini non po 
tra acquietarsi Tazione p̂ r la 
generalizzazione della s uola 
pubblica per llntanzta &#\ 
come e certo che non p tra 
mai esservi una programmH 
zione seria finche st conKnue 
ra a operare col metorto del
le decision! di vertlce I i:\el-
|o ministeriale e si imp^d'rs 
ai Comuni e alle Regioni di 
esercitare un reale potere pro 
grammatorio. 

Oltre alle nuove 1500 -tezioni 
e dl questi giomi un'al'.ra no 
vita, se novita pu6 ihiaias*"-
si un adempimento -li î Kge 

Con una clrcolare 11 mimsiro 
ha sta bill to t crtten e .e mt» 
dahia per la costruzione o^gll 
edifici per le scuole ma»-»T.e 
statali Dovrehbero e*v>re 
qumdi rinalmente sbhv-^t1 I 
30 miliardi previsti dal r»n.«is< 
piano Fanfam del I*J2 e do" 
la legge per Cedllicia lella 
scuola materna Dovrebbe es
sere finalmente dato un t»'tto. 
una sede definlUva alle sozlo-
ni gia Istituite e prowlsoria 

I mants collocate in local! znaa-

si a disposizione dai Comuni. 
Ma anche lo sblocco di que

sti miliardi potrebbe /ia es
sere un passo avanti. se a 
questo punto non sorgessero 
nuovi dubbi e difficolta la 
circolare - infatti precisa che 
potranno avanzare la ncrr.e 
sta solo quei Comuni nel cui 
ambito territoriale funzionano 
sezioni di scuola materna sta
tale e solo per le sezioni tun-
zionanti. I Comuni quindi one, 
malgrado la loro buona vo
lonta, si sono trovati nella im-
possibilita di trovare -oca-
li idonei da consentire, an?he 
in via prowisoria, 1'apeiMirb 
di sezioni di scuola materna 
statale, saranno ancora una 
volta esclusi dal final izia-
mento. 

I Comuni, ove gia funziona
no sezioni di scuola matsrna 
statale dovranno segnalave ai 
proweditori agli studi il fab-
bisogno entro il I marzo 1971 
mettendo a disposizione "area 
su cui l'edificio dovra inrge-
re. Potranno essere ^sentati 
dall'onere dell'area solo 1 Co
muni che dimostreranno di 
trovarsi nelle condizioni di 
non poter affrontare la spesa. 

Tutte le 3060 sezioni 11 scuo^ 
la matema avranno quindi un 
nuovo edificio? Anche su que 
sta possibility esprimiamo se-
ri dubbi. La legge attuaie di
spone infatti che le scuole ma
teme statali siano comp-iste 
normalmente da un mimmo 
di tre sezioni a un massino 
di nove. La circolare truniMe 
riale attira percio l'attsnzio-
ne di coloro che dovranno 
proporre il piano al ministe
ro (Comuni, proweditori, so-
vrintendenti regionali all'edi-
lizia scolastica) sulla nac-ss!-
ta che si eviti di erigere ed:fj-
ci non funzionall, con una o 
due sezioni. Ci6 potra rap 
presentare solo l'eccezi>>ne nel 
caso in cui le particolari o n -
diziom ambientali impelsca-
no una diversa soluzlone 

Tutto questo in linea ai prin 
cipio pub anche essere eiu-
sto. Ma di chi 6 la respon 
sabilita se si sono istitu:te 
sezioni singole. isolate? £ an
cora una volta responsao^r.ta 
del ministero e della legge 
vigente innanzitutto per l£ mo 
destia degli stanziamenti -> in 
secondo Iuogo perche si s-mo 
esclusi dalla programma<:one 
t Comuni. Si sono quindi isti 
tuite 3060 sezioni dissem.nate 
senza criterjo e senza una 

scelta prioritarla vallda, in 
tutto il territorio nazionale e 
raggruppate in 2150 scuole per 
cui ogni scuola ha in uifdla 
anziche tre sezioni, menc 
di una sezione e mezzo. 

Come sara quindi possibile 
costruire degli edifici con al 
meno tre sezioni? Ci6 cum 
porterebbe la soppressione di 
sezioni singole. il loro traMe 
rimento Ma come sara pos 
sibile togliere una scuola do 
ve e appena stata istituita? La 
cosa comportera tali difficolta 
che i 30 miliardi, c*e ia M>P 
porre, rimarranno ancora per 
molto tempo bloccati. sal 
vo che non ci si decida final 
mente a modificare la legge 
trasferendo tutti i finanz.'a 
menti residui alle Regioni 

Anche un semplioe arowe-
dimento applicativo della leg
ge pone dunque tanti 'nterro-
gativi e dubbi, solleva tant*-
difficolta, da riconiermarci 
nell'idea che e necessana e 
urgente una nuova legge. Una 
legge impostata in modo de' 
tutto diverso per quanto rl-
guarda la programmazior.e 
ma anche per quanto arv.ene 
alle finalita e agli obie^ivi 
educativi. alia metodologia e 
alia didattica. alia prepara 
zione e al ruolo degli inse 
gnanti. alia gestione socale 
Questa esigenza si fa s?nttrp 
con sempre maggiore forza 
Sono i Consign comunali che 
affrontano il dibattito e chie 
dono piii soldi, ma anche piii 
potere reale, sono le lavoratn 
ci che pongono la questione 
nelle assemblee di rabbr.ca 
sono I Comitati di quartiere 
sono oggi anche le tre Con 
federazioni del lavoro che nel 
la proposta unitaria per ii di 
battito sulla scuola pongono 
l'obiettivo di « una scuola ma
terna generaiizzata e pubbli
ca. rivalutandola come vera 
e propria scuola per i'infan 
zia dai tre ai sei anni. nor. 
piii semplice parcheggio de-. 
bambini, ne semplice prepa 
razione alia scuola elemen 
tare, ma autonomo e irrinun 
ciabile momento dello av lup-
po intellettuale e culturale di 
tutti i bambini c. sono insegnan 
ti democrat!ci e student! del
le scuole magistral! e degli 
istituti magistral! che rioou-
scono 1'inconsistenza culturale 
dei loro studi e si ribeHano 
contro I'attuale sistema scola 
stico. 

Ariella Farneti 

Fallimento della siderurgia statale 

La produzione d'acciaio 
indietro di ben due anni 

Nel mese di gennaio. informs I'Assider. la produzione di 
" acciaio grezzo e stata di I milione e 120 mila tonnellate e 
" quella di ghna di 720 mila: 105 mila tonn,Mlate di acciaio e 
Z 16 mila tonnellate di ghisa in meno del gennaio 1970. cioe di 
™ un altro mese in cui e le produzioni crano gia nmaste al 
" di sotto del h\ello Mggiunto nel gt-nnaio IW« <\**i mila ton 
• nellale di acciaio) » Per spiegare questa gr.ivissima situa 
I zione TAssociazhine dei siderurgici chiama in causa, senza 
Z timore di cadere nella provocazione «una minor disponib. 
• lita del faltore lavoro: per le nduziom di orano e per la 
Z sempre piu scarsa propen îone aa effottuare ore straordind 
" ne hmitando cosi la possibility di utuwzare gli impianti esi 
Z stenti» Che si giustifichi Tincapacita imprenditonale dei din 
Z genii di queMe imprese. i quali hanno affronlato le t novita t 
- sind.icali senza alcuna preparazmne e senza alcun program 
Z ma. si pud umanameme comprendere Ma die si arrivi 3 
Z denunciare la carenza di manodopera. quando e nolo che 
- presso le direziom aziendali giacciono migliaia di nchieste 
" di assunzione, ci semhra una sfacciataggine mammissibile al 
- meno per quella parte che dovrebbe rispondere del propno 
Z • operato al potere pubbUc*. 

Lettere— 
all9 Unita: 

Unita contro i 
criminali fascist! e 
i loro padroni 
Cara Unita. 

un'altra vittima della crimt-
nalita fascista. Un altro de. 
mocratlco, un lavoratore uc-
clso a Catanzaro da mano fa
scista. Bisogna essere chiari, 
perche tutti si dicotto contro 
la vlolenza fascista a parole 
ma i fatti dimostrano molte 
volte il contrarlo. 11 governo 
a parole (vedi Restivo che as-
sicura pronta giustiziaj e con
tro la violenza «da qualsiasi 
parte essa arrivi». Teorixean-
do perd I'equidistanza fra i 
due opposti estremismi, esso 
dimostra nei fatti la compli-
citd col terrorismo fascista. 
lo so che la cosiddetta sini
stra extraparlamentare a vol
te si muove od organizza del 
movimenti — giusti o dlscu-
tibilmente giusti — che molte 
volte /anno il gioco della rea-
zione, dei fasclstl e dei loro 
padroni che rappresentano il 
grande capitate flnanziario. 
Pert non uccidono nessuno, 
anzi vengono incarcerati quan
do sono i fascisti a colpire 
(oppure, come nel caso Pi-
nelli. finiscono al camposanto 
mentre i fascisti sono liberi e 
pronti per altri fattacci come 
quello dell'attentato alia ban
co di Milano). 

Aizzare all'odio, disorienta-
re il lavoratore, creare caos, 
uccidere e costume e metodo 
fascisti. Di tutto questo il go
verno e a conoscenza e quin
di e complice. 1 fascisti ac-
coltellano (vedi cid che e ac-
caduto a Trento) e in carce-
re ci vanno i democraticl che 
lottano contro la prepotenza 
fascista. A Catanzaro la poli
zia e intervenuta a fatto com
piuto, eppure qualche ora pri
ma i fascisti avevano gia com
piuto un attentato contro la 
sede provvisoria del Consiglio 
regionale. 

Percib, se si vuole essere an-
tifascisti nei fatti, occorre che 
il governo colpisca quei fun-
zionari di polizia complici del 
fascisti, occorre mettere fuori 
il MSI e tutte le sue bande 
paramilitari, occorre cacciarc 
in galera i veri caporioni. E' 
ora di dire basta. e ora di ft-
nirla di fare gli ipocritl. 

ALDEMARO SCIALONI 
(Torino) 

N.B. - Se pubblicht, metti 
pure il mio name. Credo che 
sia giusto che chi e antifa-
scista lo faccia sapere a tutti, 
senza paura. 

* 
Signor direttore, 

la prego di voler pubblicare 
queste due righe, perche mi 
sento uruciare I'anima dai fat
ti criminali che si verificano 
nel nostro Paese nel tentativo 
di riportare la barbaric fa
scista. Sono stato confinato 
politico ed ora ho ascoltato il 
discorso del presidente del 
Consiglio dei ministri e qual
che suo passaggio lo appro-
vo, cos\ come le affermazioni 
del ministro Restivo; perd mi 
domando come essi possano 
conciliare la loro teoria alia 
pratica. Da un lato dicono dt 
votere applicare la Costituzlo-
ne repubblicana conquistata 
dalla Reslstenza e dall'altra 
lasciano le redint del coman-
do della polizia e dei carabl-
nieri nelle mani di coloro che 
hanno servito il fascismo. 
Questo non si pud negare: il 
questore Guida che era a Pon-
za e poi a Ventotene non era 
forse un a fedelissimo a? 

Cosi, se il governo e U Pri
mo ministro vogliono fare 
realmente trionfare la demo-
crazia, che lo facciano ed a-
vranno I'appoggio delle mas
se che vivono del proprio la
voro. L'esempio dl come si a-
gisce lo si pub avere dalla 
esperienza passata, delta lot
ta antifascisla dl liberazione. 
Se si vuole realmente ripult-
re la nostra terra dalla teppa 
fascista, bisogna cominciare 
dall'alto. II pesce puzza dal 
la testa... 

FRANCESCO PIPITONE 
(Vallecrosia - Imperial 

* 
Egregio direttore, 

di fronte alle vittime del-
Vinumano attentato di Ca
tanzaro meglio si addirebbe 
il silenzio. Ma, come democra
tico conseguente e come i-
scritto ad un partito, il PLI, 
democratico. sento il dovere 
di formulare poche brevt con-
siderazioni sui recentissimi 
luttuosi eventi. 

C't un limite a tutto; e'e 
un limite in particolare alia 
sopportazione di milioni dt 
cittadini democratici, amanti 
della pace, ma non paciflsti: 
pronti alia guerra per la pa
ce. Negli ultimi mesi U Pae
se s'e visto percorso da un 
lugubre fremito di rivincila 
fascista: sono all'ordine del 
gtorno aggressioni, baslonatu-
re, ferimenti da parte dei 
teppisti in camicia nera; a 
Catanzaro abbiamo assistito 
al piii efferato dei delitti, an
cora una volta di inequxvo-
cabile provenienza fascista. 
A Catanzaro, come nei gtor-
ni scorsi a Milano e altre cii-
td in un'interminabile catena 
di provocazioni, i fdscisti 
hanno dimostrato di chi es
si siano nemici giurati e chi 
siano i loro amid e protet-
tori. 

Quando il governo Colom
bo ed i grandi organi di tn-
formazione, prima fra tuttt 
la RAI-TV. ponendo sullo 
stesso piano delle provocazio
ni e dei criminali atlentati 
fascisti le lotte di milioni di 
lavoraton. tentano di dar 
credito alia ipocrila test de
gli opposti cstremistt, altro 
non fanno se non copcrtura 
e collusione oggettive con lo 
canaglw fascista, ncU'ambilo 
di un piii vasto piano dt re
pression? anhpopolare. In 
questa visione s'innrstano an
che le manovre che le tor?e 
dt governo ed t loro servili 
portavoce. predicatori indr-
fesst dt una pace sociale che 
giunga a tutto danno del la-
voratori, stanno da tempo 
orchestrando attraverso una 
ambigua campagna dt dtffn-
mazione net confront* delle 
lotte sindacali. 

La delinquenza I asa.it a 
non e che uno strumento di 

cui si servono le forze piii 
reazionarie del Paese nel-
I'estremo tentativo di di/en-
dere i propri privilegt mi-
nacciatt dalle legittime lotte 
popolari. Serviranno la cau
sa della pace soriale e del-
Vintegrita delle istituzioni 
democrallche • quelle forte 
antifasciste che, unitariamen~ 
te, esigano la messa al ban-
do e I'immediato scioglimen-
to del MSI e delle organizza-
zioni paramilitari da esso 
dipendenti. 

MASSIMO CUCCH1 
(del Direttivo cittadlno della 
Gloventu liberale - Sezione 

dl Milano) 

« Guerra e pace » e 
la differenza tra 
Zhukov e Kutusov 
Caro direttore. 

non capisco perche il com
pagno Minio (lettera a 1'Unl-
ta del 7 febbraio) se la pren-
de tanto con il giudizio del 
critico g.c. sull'aristocrazia 
zarista a proposito di Guerra 
e pace di Bondarciuk. Cre-
devo che, dopo la Mvoluzio-
ne d'ottobre, fosse scontato 
che la consistenza patrimo-
niale e il ruolo politico diri-
gente dei nobili russi fossero 
pagati con lo sfruttamento 
feroce di enormi masse con-
tadine. Le quali, certo, com-
batterono eroicamente contro 
i francesi. E videro il low pa-
triottismo utilizzato dalla no-
biltd per rafforzare, contro 
Napoleone, i suoi privilegt. II 
patriottismo fu il cemento di 
una operazione politica re-
stauratrice. quella che portb 
all'Europa del Congresso di 
Vienna, al punto piu alto del 
riflusso controrivoluzionario 
dopo I' '89. Non a caso, poco 
piii di un secolo dopo, le 
masse russe, consumato I'e-
quivoco, seppero leninistica-
mente trasformare la guerra 
imperialisttca in guerra ci
vile. 

E non capisco cosa voglia 
dire: « Senza schiavitii anti-
ca, niente socialismo moder-
no». O e una banalita come 
senza vita niente morte, sen
za prima niente dopo, e allo
ra e meglio lasciar perdere. 
O e uti criteria politico dal 
quale si ricava che chi at-
tacca la schiavitii attacca an
che il socialismo. E allora 
cio dipende dal fatto che si 
trascura che fra lo zarismo e 
il socialismo e'e stata di mez
zo quella particolare rottura 
della societa che si chiama 
rivoluzione. 

Lascerei stare il modo he-
geliano di intendere la sto-
ria. lo preferisco il modo 
marxista. Secondo il quale 
superare e conservare non 
vuol dire assolutamente nien
te se non si speciflca cosa ti 
supera e cosa si conserva. Non 
si vede perche, tanto per fa
re un esempio, la rivoluzione 
socialista debba superare il 
modo di produzione capitali
stic (e le sue premesse feu-
dali) e conservare una visio
ne grande - russa, cioe apo-
logetica, del ruolo dell'aristo-
crazia zarista. Che andrebbe 
bene per un aristocratico, ma 
non, si suppone, per il film 
di Bondarciuk. E non citia-
mo, per carita, la guerra an-
tinazista di cui le masse so-
vietiche furcno protagontste, 
e non strumento. Pub darsi 
che nel 1941 ci si sia richia-
mati anche a Kutusov. L'ope-
razione propagandisticamente 
era piu che legittima. In se
de critica (e politica) e be
ne ricordare perb che tra Ku
tusov e Zhukov, il conquista-
tore di Berlino, ci fu diffe
renza. 

GIOVANNI MALASPINA 
(Milano) 

Ringraziamo 
questi lettori 

Ci e impossibile ospitara 
tutte le lettere che ci perven-
gono. Vogliamo tuttavia assi-
curare i lettori che ci scri-
vono, e i cui scritti non ven
gono pubblicati per ragioni di 
spazio, che la loro collabo-
razione fe di grande utilita per 
il nostro giornale, il quale 
terra conto sia dei loro suggv-
rimenti, sia delle osservazioni 
critiche. Oggi ringraziamo: 

Giuseppe BON 1ST AL-
LI, Piombino; Filippo CA-
MINITI, San Filippo del 
Mela it Perche il governo 
non ha concesso la sca
la mobile anche ai pensio
nati mutilati e invalidi dt 
guerra? B); Un appuntato di 
P.S., Frosinone; compagno 
LANDI, Salerno; Cristoforo 
LOTITO, Adelfia (tSono un 
povero operaio invalido. Ho 
chiesto al sindaco del Comu-
ne un lavoro adeguato all* 
mie condizioni e asslstema da 
parte dell'ECA, ma ml sono 
stati negati. E' questa la po
litica sociale del centro-sint-
stra? Non credano, perb, que
sti signori di dominare Adel
fia ancora per cento annl, per
che se il mio deperimento or-
ganico e grave, quello delta 
societa del centro-sinistra i 
inguaribile »); Umberto POU-
DORT; Enzo PATANE", Cata
nia; Giuseppe BEZZI, Raven
na; Seraflno PATRI, sturla 
ft Quando nel pomeriggio tor-
no a cosa dal lavoro vorrei ve-
dermi qualcosa di interessan-
te alia TV. Ed invece ci fan-
no vedere il "tempo dello spi-
rito". Perche, per quelli cut 
non interessano Padre Maria
no e sod non si fa una tra-
smissione sul secondo carta-
le? »); 

Mario ROSSI, Treviso; F«-
derico ALARI, Ospitaletto (ha 
inviato al Capo dello Stato 
un esposto per lamentare uno 
scorretto comportamento nel 
suoi confront! da parte della 
Prefettura. II direttore della 
Segreteria presidenziale gli ha 
nsposto che la sua istanza 
sarebbe stata «lnoltrata per 
ogni possibile provvedimento* 
alia... stessa Prefettura); Roa-
sano ROCCO. Torino (che de
nuncia Ia drammatica situa
zione degli alloggi, in partico
lare per gli immiTati. nel'.a 
eitta torinese); N. SACCO. 
Torino, Pia FILIPPI, Cusa-
no Milanino; Nerione MAL-
FATTO. tendinara; V.L.. Me-
stre; Giacomo G.. Reggio Emi
lia; Agosttno BIGUCCI. Ric 
cione. 
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