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La vicenda del rapporto McNamara 

II Vietnam, la stampa 
e il sistema americano 

Se, dopo anni di condiscendenza con I'aggressione, la complicita 
di alcuni giornali USA e saltata, il merito e dei paffrioti vietna-
miti, dello schieramento antimperialista, del l '« altra America » 

La sentenza che e stata 
pronunciata nei giorni 
scorsi dalla Corte Suprema 
dcgli Stati Uniti in merito 
alia controversia insorta tra 
il governo americano e al
cuni grandi quotidiani e che 
autorizza la pubblicazione 
del rapporto McNamara sul 
Vietnam e un avvenimen-
to importante e ricco di 
insegnamenti, su cui con-
viene riflettere. 

II modo, infatti, in cui ta
le sentenza e stata presen-
tata ed accolta, qui da noi, 
dalla grande stampa bor-
ghese, ci sembra che sug-
gerisca piu di una conside-
razione con un particolare 
lapore di attualita, se e ve-
ro — come e vero — ehe 
la crisi della stampa di in-
formazione in Italia e giun-
ta ad un punto di partico
lare gravita: -il processo in 
atto di concentrazione delle 
testate, le difficolta econo-
miche (che 1'aumento ricor-
rente del prezzo dei giorna
li non alleggerisce), la su-
bordinazione crescente a 
grandi gruppi capitalistic! 
(non solo privati) segnano 
oggi un preoccupante pro
cesso involutivo, rispetto al 
quale acquistano tutto il lo-
ro significato politico la bat-
taglia e l'iniziativa di mas-
sa che noi comunisti stia-
mo sviluppando anche que-
st'anno, come tutti gli an
ni, con la campagna di sot-
toscrizione per YUnita e per 
una diversa politica della 
informazione. 

Commenti 
mistifieatori 
Tutta la grande stampa 

borghese italiana, e con lei 
la televisione, ha presenta-
to, sia pure con toni e sfu-
mature diverse, la sentenza 
della Corte Suprema come 
l'atto conclusivo dello scon-
tro tra due grandi « princl-
pi > egualmente validi in 
una societa «liberale >: 
quello della sicurezza dello 
Stato e quello della liberta 
di stampa, quello del diritto, 
che e riconosciuto al pote-
re politico, di tutelare il se-
greto su particolari infor-
mazioni e quello, che e ri
conosciuto alia stampa, di 
rendere pubbliche tutte le 
informazioni di cui pud ve
nire in possesso. 

Ma cosi facendo, questa 
stampa ha solo riconferma-
to la sua vocazione al servi-
lismo e alia mistificazione: 
anche il piu sprovveduto 
dei lettori sa ormai molto 
bene che non di uno scon-
tro di principi si e trattato 
ma di qualcos'altro. Innan-
zitutto va ripetuto che il 
rapporto McNamara, se e 
certamente un documento 
esplosivo per la parte da cui 
viene, per i dettagli che 
fornisce, per le prove e le 

testimonianze inoppugnabi-
li che propone, non e una 
novita ma e una conferma: 
conferma in primo luogo, 
se non nei particolari cer-
to nella sostanza politica 
complessiva, di cio che il 
governo e il popolo vietna-
miti (e con loro tutto lo 
schieramento antimperiali
sta) gia sapevano e aveva-
no detto a chiare lettere, e 
cioe che le varie ammini-
strazioni americane da Ken
nedy a Nixon hanno delibe-
ratamente e freddamente 
« calcolato » I'aggressione al 
Vietnam e l'estensione del 
conflitto nei Sud-est asiati-
co e che questo calcolo e 
stato coperto (o si e tenta-
to di coprire) con un co-
stante e metodico ricorso 
alia menzogna e al falso. 

Ma finche a dire questo 
erano i vietnamiti e tutte 
le forze che nei mondo so-
no schierate al loro (ianco 
il governo americano ha po-
tuto pensare che il rincara-
re le menzogne potesse ba-
stare a neutralizzare gli ef-
fetti. Contava certamente 
per questo scopo anche sul-
la complicita di quei giorna
li che in America e nei re-
sto del mondo hanno per 
anni avallato le sue giustifi-
cazioni. 

Ad un certo punto pero 
la complicita e saltata e al-
lora e scattato il meccani-
smo di difesa di un « segre-
to » che un segrcto non era, 
ma una scelta politica: 
« dando un sommario sguar-
do — scrive Louis Safir sul-
1 ultimo numero di Rinasci-
ta — a una politica estera 
che dal 1949 non concepi-
see mezzi termini tra il glo-
balismo e l'isolazionisnio, ci 
si accorge che tale politica 
e dettata essenzialmente da 
considerazioni di politica in
terna. Da quando i demo
cratic! furono accusati, al-
l'indomani . della seconda 
guerra mondiale, di avere 
" svenduto la Cina ", dall'e-
poca infine della caccia al-
le streghe di McCarthy, la 
quasi totalita dei dirigenti 
americani ha il sacrosanto 
terrore di essere tacciata di 
" mollezza" nei confront! 
del comunismo. E cosl, di 
volta in volta, Eisenhower, 
Kennedy, Johnson e Nixon 
si sono inoltrati sempre piu 
nei ginepraio vietnamita per 
essere rieletti. La carta su
prema che dovevano salva-
re era la Casa Bianca >. 

La domanda che allora si 
pone e la seguente: perche 
la complicita di alcuni gior
nali e saltata, dopo anni di 
condiscendenza? La doman
da a questa risposta sta, co
me e evidente, in cio che la 
guerra nei Vietnam e diven-
tata in questi anni per FA-
merica, nelle contraddizio-
ni e lacerazioni che vi ha 
aperto o messo a nudo, nel-
Femergere di «un'altra A-
merica » che questa guerra, 

IN URSS 

Eccezionale 
intervento 
sugli occhi 

MOSCA, 5 
Di due occhi irrimediabilmente bruciati un professore 

moscovita ne ha fatto uno che vede normalmente. Lo ri-
ferisce oggi la « Pravda ». 

Tre anni fa B. rimase cieco: infatti a causa della sua 
disatlenzione un alcali caustico aveva leso entrambi gli 
occhi. In questi cash come e noto. gli interventi opera-
tori usuali, come ad esempio il trapianto della cornea, 
non danno esito, in quanto il tessuto trapiantato non si 
attacca nei punto corroso dall'alcali. II prof. Mikhail Kras
nov, direttore del laboratorio sperimentale di microchi-
rurgia dell'occhio. propose allora di utilizzare un occhio 
per riabilitare 1'altro. Tale operazione non era mai stata 
sperimentata prima d'ora in nessun paese. 

La parte anteriore dei due occhi, cornea e cristallini 
compresi, e stata distrutta e gran parte di essa estratta. 
A disposizione dei clinici sono cosl rimaste soltanto le due 
meta posteriori degli occhi non toccate dalla corrosione. 
II prof. Rrasnov ha quindi deciso di trasformare una di 
queste, la sinistra, nella parte anteriore dell'occhio e attac-
carla alia meta di destra che e rimasta al suo posto. La 
palla dell'occhio formata da due diverse meta e quindi 
normalmente cresciuta in un tutt'unico. L'obiettivo in 
miniatura, che sostituiva cornea e cristallino, era stato 
precedentemente fissato. 

L'operazione e nuscita felicemente, ma nei primi due 
mesi, quando cioe si sviluppava l'adattamento dell'occhio, 
B. ha continuato a non vedere. Xa parete della parte 
posteriore non e trasparente, quindi, quando questa parte 
divenne anteriore si rese necessario fare una apertura — 

' una specie di nuova pupilla nello stesso. posto dove prima 
usciva il nervo ottico. 

Sono occorsi due minuti per «trivellare Focchlo* nei 
tessuto trapiantato e poi il mondo di luce e di color! e 
stato restituito a quest'uomo. Dopo cinque giorni la vista 
di B. era gia al 100 per cento. 

La stragrande maggioranza delle operazloni che si com-
piono nei laboratorio del prof. Krasnov awengono con 
l'ausilio del microscopio. 

Per ridurre al minimo le cicatrici dei tagli, il tessuto 
della cornea viene lavorato su special! implant!. Anche un 
computer da una mano al chirurgo per compiere i calcoli 
con la massima esattezza. Nella cura dei cast complessi 
di miopia prima dell'intervento il tessuto dell'occhio viene 
congelato e diventa solido come una pietra. Dopo la lev! 
gatura la sua superficie diventa letteralmente pulita e 
liscia come uno specchio. 

Attualmente il laboratorio del prof. Krasnov sviluppa 
tre tendenze nei campo della oftalmologia: 1) la micro-
chirurgia del glaucoma (si spera che in un prossimo fu-
turo questa malattia cess! di essere un pericoloso veicolo 
della cecita); 2) la chirurgla delle insufficienze ottiche 
dell'occhio; 3) la microchirurgia senza bisturi (ad esempio, 
ad ultrasuono). 

e la politica che la giusti-
fica, sempre piii esplicita-
mente e coscientemente com-
batte e rifiuta. La vicenda 
personale di Ellsberg, cioe 
di colui che ha ammesso di 
aver fornito ai giornali il 
rapporto McNamara, ne e 
in qualche misura il sim-
bolo. 

Ma allora e chiaro che 
non si e trattato di uno scon-
tro di principi ma del ma-
nifestarsi di una crisi poli
tica. E a quei giornali che 
hanno esaltato la sentenza 
come < una conquista per 
tutti noi > (per usare il ti-
tolo di un corsivo del Cor-
riere della sera) come una 
vittoria della < democrazia 
americana », bisogna ricor-
dare che se e'e stata una 
battaglia e una vittoria del
la democrazia, questa batta
glia e stata combattuta e 
vinta dai patrioti vietnami
ti, dallo schieramento mon
diale antimperialista, dal-
F « altra America ». 

Non solo, ma da cio che 
possiamo sapere dal rappor
to McNamara, emerge con 
chiarezza la crisi e persino 
la degenerazione della co-
stituzione americana e del 
modo come essa regola i 
rapporti tra i poteri: il fat
to che FAmministrazione 
abbia potuto agire come ha 
agito, al di fuori non dico 
di ogni controllo, ma certo 
di ogni correttezza costitu-
zionale, rispetto al Congres-
so e all'opinione pubblica e 
che abbia potuto sistemati-
camente mentire sulle pro-
prie intenzioni dimostra 
chiaramente che, al di la 
di ogni garanzia istituzio-
nale, i meccanismi di deci-
sione e i contenuti di que
ste decisioni sono tali da 
fornire un'immagine certa
mente non democratica del 
punto d'approdo attuale del 
< sistema americano >. Non' 
democratica, neppure dal 
punto di vista dei teorici 
borghesi della democrazia: 
non era stato Tocqueville a 
scrivere, nella sua Demo
crazia in America del 1835, 
che < il popolo regna sul 
mondo politico americano 
come Dio sull'universo»? 
Non constatiamo oggi veri-
ficata una delle ipotesi che 
Tocqueville faceva di dege
nerazione del sistema demo-
cratico americano e cioe 
< un potere unico, tutelare, 
onnipotente, ma eletto dai 
cittadini >? 

II silenzio 
interessato 

Ma allora che senso ha 
Fesaltazione della democra
zia e della liberta america
ne fatte dai grandi fogli del 
padronato italiano, cioe da 
giornali che sempre, fino al 
giorno prima della senten
za e poi di nuovo subito do
po, hanno sostenuto la guer
ra che il governo america
no ha scatenato nei Viet
nam, che non hanno avuto 
mai un momento di autono-
mia in questa vicenda, nep
pure quando la verita era 
evidente, preferendo attac-
care noi comunisti che da 
anni Fandavamo dicendo? E 
non stupira che persino in 
questa occasione il Corrie-
re della sera abbia cercato 
di trovare il modo di rin-
graziare i suoi padroni, in-
neggiando alle «caratteri-
stiche piu profonde e gelose 
della comunita americana, 
nata da un moto di prote-
sta, di ribellione e di co-
stante ricerca dell'autogo-
verno*. Noi non dubitiamo 
che Spadolini, se fosse vis-
suto duecento anni fa, avreb-
be parteggiato per Giorgio 
III e per lord Cornwallis 
contro quei « ribelli» e quei 
< guerriglieri >, che erano 
Jefferson e Giorgio Washing
ton, cosi come oggi parteg-
gia per Nixon contro Giap. 
Cid non ci stupisce. Cio che 
stupisce e che egli scopra 
oggi la liberta di stampa e 
le minacce che la sovrasta-
no e che abbia scritto o fat
to scrivere queste parole sul 
suo giomale: « Con la loro 
sentenza, i giudici della Cor
te suprema americana han
no dato una mano anche a 
noi, credenti nella liberta in 
questo continente diviso e 
stanco: ci hanno incoraggia-
to a resistere contro tutti gli 
ostacoli, contro tutte le li-
mitazioni, contro tutte le ini-
bizioni che rendono cosl dif
ficile, in Italia, Fesercizio 
della liberta di stampa. E 
che trasformano la nostra 
missione in una continua te-
stimonianza di fede nella ra-
gione e nella tolleranza, con
tro i dogmatismi di opposto 
segno, contro le opposte in-
tolleranze. Una testimonian-
za che impone, piu di quan
to non si creda, sacrifici e 
lotte quotidiane: quotidiane 
e silenziose». Tanto silen-
ziose, che nessuno si e mai 
accorto che siano state fatte. 

Gabriele Giannantoni 

COME CRESCONO LE CITTA EUROPEE 

Una misura per Budapest 

I piani urbanistici rifiutano 
e combattono l'ipotesi della 
megalopoli - La popolazione 
della capitale non dovrebbe 
superare, nemmeno tra 50 anni, 
i due milioni e mezzo - Come 
si attua il decentramento 
anche delle industrie - Nuove 
costruzioni per il risanamento 
dei vecchi quartieri 

Nella foto sotto il titolo, un aspetto del traffico lungo il 
fiume ; qui sopra, una stazion* del metro 

BUDAPEST. luglio 
I piani urbanistici a lunga 

scadenza elaborati per la ca
pitale ungherese rifiutano e 
combattono l'ipotesi della me
galopoli. Budapest ha gia oggi 
due milioni di abitanti, poco 
meno di un quinto dell'inte-
ra popolazione del paese. E' 
una proporzione che rischia 
di far identificare l'Ungheria 
con la sua capitale, che crea 
il pericolo, reale. di questi 
giorni e non del futuro, che 
la forza di gravitazione della 
citta si moltiplichi geometri-
camente fino a farle divorare 
tutto il paese, assorbendone 
tutte le energie. Merito dei 
pianificatori, sia locali che 
centrali. ci pare proprio quel
lo di aver colto questo peri
colo e di aver cercato di 
scongiurarlo con tutti i mez
zi a loro disposizione. 

La popolazione di Budapest 
non dovrebbe superare. nep
pure fra cinquant'anni, i due 
milioni e mezzo, con un in-
cremento addirittura inferiore 
al ritmo di sviluppo demo-
grafico. il che significa non 
solo la fine della corsa ver
so la capitale (risultato gia 
sostanzialmente raggiunto in 
questi anni) ma una inver-
sione di tendenza. l'awio di 
un moderato fenomeno mi-
gratorio di decentramento ver
so altre zone del paese. La 
densita della popolazione non 
dovrebbe superare le 4500 
persone per chilometro qua-
drato rispetto alle attuali 
3700: meno delta meta, dun-
que, della densita attuale del
la popolazione milanese. 

Nell'ambito di queste pro-
spettive di sviluppo. non e'e 
posto per la fantascienza ur-
banistica degli anni duemila. 
I pianificatori hanno calcato 
la strada della modestia e e'e 
solo da augurarsi die le lo
ro previsioni non vengano 
travolte da una reaha molto 
piu dinamica e tumultuosa. 

Si costruira molto nei pros-
simi anni a Budapest: gia il 
quarto piano quinquennale 
"Tl-^ prevede la costruzione 
di quattrocentomila nuovi ap-

partamenti, dei quali circa 
centomila nella capitale. Ma 
non sara per far fronte a 
nuovi massicci insediamenti, 
quanto piuttosto per porta-
re a compimento quell'opera 
di risanamento dei vecchi 
quartieri che gia ha fatto 
buoni progressi negli anni 
scorsi. Ma con quali strumen-
ti si ritiene di poter bloccare, 
o addirittura di invertire, 
quella corsa alia metropoli 
che nelle nostre citta, a Mi-
lano come a Roma, come a 
Torino, sembra un processo 
inarrestabile? 

II discorso, naturalmente. 
investe problemi — che tra-
scendono la sfera delle com-
petenze degli amministratori 
di Budapest — di politica ge
nerate, di programmazione na-
zionale. Una programmazione 
che. pur tra mille difficolta, 
e gia riusciU ad awicinare 
sensibilmente, fin quasi a pa-
rificarlo. il reddito fra citta 
e campagna. Una politica che 
persegue il superamento de
gli squilibri fra le diverse zo
ne del paese con interventi 
e investimenti che, in com-
plesso hanno dato i risultati 
spera ti. 

II quartiere 
autonomo 

Uno degli strumenti piu ef-
ficaci di deconsestione e ri-
tenuto il decentramento dei 
posti di lavoro. A Budapest 
e sempre stata concentrata 
la gran parte dtll'industria 
ungherese. Ancora negli anni 
cinquanta piu della meta dei 
lavoratori dell'industria un
gherese erano occupati nella 
capitale; nei 'GO ess! erano di-
minuiti al 44 per cento; oggi 
sono al 39 per cento, ma do-
vranno scendere al 32 per 
cento entro il 75 e a meno 
del 30 per cento successiva-
menie. Proprio in questi ul
timo tempi un centinaio di 
faboriche che occupano 14 mi-
la lavoratori hanno cominciato 

1 trasferimento da Budapest in 

provincia. Inoltre tutti i gran
di investimenti statali previ-
sti nei corso del quarto pia-
il trasferimento da Budapest in 
di 140 mila 'iuovi posti di 
lavoro nell'industria) verran-
no effettuati fuori del ter-
ritorio della capitale. Anche 
il fenomeno del pendolari-
smo dovrebbe venirne ridotto. 

Se il primo obiettivo dei 
pianificatori e quello del con-
tenimento della pi polazione di 
Budapest, il secondo e quel
lo di rompere la struttura 
monocentrica della capitale, 
usando adeguatamente la po
litica dei trasporti e quella 
dei servizi. L'idea dei centri 
di quartiere non e certo nuo
va in urbanistica. II quartie
re come entita pclitica e am-
ministrativa ben definita e 

' con ampia autonomia. con il 
municipio, Fospedale. la ca
sa della cultura, il teatro e 
il cinema, le attrezzature 
sportive, i grandi magazzini 
e il centro commerciale. e 
gia ben definito nella fisio-
nomia budapestina e andra 
assumendo sempre maggiore 
importanza negli anni a ve
nire. Ma perche' Fautosuffi-
cienza dei quartieri non si 
traduca in un lorn impoveri-
mento e nella rottura della 
unita della citta, occorre una 
totale riorganizzazione dei tra
sporti. I mezzi di trasporto 
in superficie (tram, autobus, 
filobus) serviranno le esigen-
ze interne dei quartieri e al 
collegamento con le linee ra-
pide c he intersecheranno i 
vari quartieri e penetreranno 
profondamente nei circonda-
rio. I differenti mezzi di tra
sporto costituiranno un si
stema unificato e coordinato. 

Spina dorsale del sistema 
saranno circa 110 chilometri 
di metrd. una meta dei quali 
in sotterranea e il resto in 
superficie ma completamente 
svincolati dal resto del traf
fico. Si calcola che questa 
rete assorbira il 40 per cento 
di tutto il traffico cittadino. 
Attualmente sono in funzione 
sei chilometri e mezzo di me
tro. compreso il venerando 

« Foldalatti», il tram in can 
Una che fu il primo esem-
io (1896) di metro in Europa 
Ma gia e stato ultimate il 
tunnel che permettera al me
tro di sottopassare il Danu-
bio a 40 metri di profondita 
e di congiungere Buda con 
Pest. Gia sono incominciati 
i lavori per la seconda linea 
che partira dal popolare quar
tiere di Ujpest e si sviluppe-
ra per piu di 15 chilometri in-
tersecando la prima linea 
est-ovest. Inoltre sono in 
corso i lavori per il collega
mento alia metropolitana delle 
linee celeri foresi. 

La politica 
dei trasporti 
Contemporaneamente verra 

portato avanti un programma 
per lo sviluppo del traffico 
privato: autostrade interna-
zionali e nazionali. sistema di 
parfc and ride in corrispon-
denza della metropolitana. 
una grande arteria sopraeleva-
ta di circonvallazione, tre nuo
vi ponti sul Danubio, il rifa-
cimento di >iue vecchi ponti 
e la realizzazione di un tun
nel sotto il fiume per le au-
tomobili, molte zone pedona-
li e un fitto sistema di sotlo-
passaggi per i pedoni. 

I piani urbanistici per i 
prossimi trenta - quarant'anni 
prevedono dunque una gran
de mole di lavori nella capi
tale ungherese. Ma i pianifica
tori sono preoccupati di non 
cambiare la fisionomia della 
citta: intatte e cnnerte di bo-
schi e ricche di fauna le bel
le colline di Bu-Ja. attrezzatu
re sportive e ricreative lun
go il Danubio. ampi spazi ver-
di nei cuore della citta (pre-
vista tra 1'altro la creazione 
di un nuovo grande parco a 
Pest). Nell'Europa degli ste-
reotipi < aweniristici * potre-
mo forse venire a Budapest 
a goderc! un gioiello di dtta 
dell'ottocento. 

Arfuro Barioli 

ANALISI DEGLI SCRUTINI NELLE SCUOLE DI PAVIA 

I BOCCIATI PER PUNIZIONE 
Particofarmente pesante la selezione all'lstituto tecnico industriale, frequ entate da allievi provenienti dalle class! popolari e che ha registrato nei 
corso deiranno le piu vhraci e politiclzzate agrtazioni sMentesche - Perc hi dimimiscono gli rscritti nella media deH'obbligo - Le classi di« scarto » 

E* stato autorevolmente af-
fermato che i risultati degli 
scrutini di quest'anno sono 
assolutamente normal!, ed e 
difficile non essere d'accordo 
a patto di non dimenticaxe 
che in questa asserita «nor-
malita» sta proprio la «ma
lattia » che colpisce la scuola 
italiana. I risultati infatti con-
fermano il carattere selettivo. 
classista e repressivo della 
scuola. 

Oggi pero non basta piu ri-
petere questa verita; occorre 
mostrarla chiaramente smon-
tando il meccanismo della se
lezione davanti agli interes-
satl, anzi con gli interessati, 
partendo da situazioni circo-
scritte, ma che pennettono 
poi di risalire ad un giudizio 
politico generale e quindi al-
rinnesco di un processo di lot
te adeguato. A questo scopo 
anche l'analisi dei risultati in 
una citta come Pavia permet-
te di verificare dati e tenden
ze di fondo comuni a tutto 
il paese. 

SCUOLA MEDIA — Nomi-
nalmente fa parte deH'obbli
go; in realta e fortemente se-
lettiva: 1305 alunni in I clas-
se, 939 in II e 800 in ni . La 
spiegazione della progressiva 
riduzlone degli iscritti risiede 
nella elevata percentuale di 
respinti nelle prime due clas
si: l'anno scorso fu bocciato 
un ragazzo su 4 tra giugno e 

settembre; quest'anno .a giu
gno i bocciati sono stati il 
14%. i rimandati il 24% e i 
promossi il 62%. E1 prevedibi-
le che gli esami di riparazio-
ne di settembre ristabiliranno 
la «norma». (Queste cifre 
non permettono di individua-
re Fentita del fenomeno del-
Fevasione dalFobbligo in quan
to parecchi alunni affluisco-
no in citta dai paesi vicini 
privi di scuola media e inol
tre non e possibile stabilize 
quanti ragazzi fra gli 11 e i 
14 anni si trovano ancora nel
la scuola elementare oppure 
non vanno piu a scuola ma 
lavorano gia). Una volta che 
le classi sono state « sfoltite » 
negli anni precedent!, appare 
logico che agli esami di li-
cenza media la percentuale 
dei respinti precipiti di col-
po al 2^% circa, accreditando 
cosl l'idea falsa di una « scuo
la facile ». 

Un esame comparato fra le 
varie scuole mette In partico
lare evldenza 1'aspetto classi
sta della selezione. Al « Ferri-
ni» — frequentata in preva-
lenza da figli di lavoratori 
provenienti dal quartieri po
polari Vallone, Croslone, Sea-
la, Mirabello, Fossarmato — 
si ha la piu alta percentuale 
di bocciature (22^% in I e 
14% in II) e la piu bassa di 

Eromozioni (50,4% e 503). Su
ite dopo, In questa gradua-

toria della vergogna, segue la 
vFranchi Maggi» — altra 
scuola « proletaria» — dove 1 
bocciati sono il 183% e 1*11% 
e i promossi il 61,2% e il 63,6. 
Al polo opposto si trovano le 
scuole del centro storico bor
ghese, < Pascal» (bocciati: 
16.4% e 11.7%; promossi: 
67% e 6&2%) e «Leonardo 
da Vinci* (bocciati: 93% e 
7%; promossi: 673% e 643%). 

L'uso antioperaio e antipo-
polare che viene fatto della 
scuola e messo ancora in evi-
denza dairesistenza di vere 
e proprie classi di «scarto», 
come ad esempio la prima, A 
(8 promossi su 27), la pri
ma C (7 su 28), la prima G 
(12 su 27), la prima L (12 su 
28), la prima M (9 su 23), 
la seconda A (4 su 24), la se
conda C (12 su 24), la secon
da L (8 su 28) del « Ferrini». 

Un altro «trucco», piu sot-
tile, e messo in atto attraver-
so l'assegnazione degli alun
ni alle classi di francese o in-
glese. Prendiamo il sollto 
«Ferrini». Qui. nelle classi 
di francese i promossi sono 
il 423% in I e il 473% in n, 
i bocciati rispettlvamente il 
24,6% e il 213; mentre nelle 
classi di inglese i promossi 
sono il 55.7% e 11 523% e i 
bocciati il 213% e F8,9%. Dato 
che nessuno puo sensatamen-
te sostenere che sia lo studio 
della lingua francese a rincre-

tinire 1 ragazzi, la spiegazio
ne di questo fenomeno va evi-
dentemente ricercata nei cri-
terio discriminatorio con cui 
vengono formate le classi: sic-
come la maggioranza dei ra
gazzi vuole studiare Finglese, 
vengono accontentate le fami-
glie «per bene* e nelle clas
si di francese vengono dirot-
tati gli «altri». 

SCUOLE SECONDARIE SU-
PERIORI — n carattere di-
chiaratamente e prograroroa-
ticamente di classe della dif-
ferenziazione di questo tipo 
di scuola in vari canal! gerar-
chicamente ordinal! 6 reso 
manifesto dallo andamento 
sempre piu massiccio che as
sume la selezione man mano 
che si «scende» dal liceo 
classico alio scientlfico, al ma-
gistrale, agli istitut! tecnici. 
Un dato comune e il concen-
trars! delle bocciature nelle 
prime classi. Particolarmente 
pesante e stata la selezione 
nell'istituto tecnico industria
le, frequentato da student! 
provenienti in massima parte 
da classi popolari e che ha 
registrato nei corso dell'anno 
le piu V.vaci e politiclzzate 
agitaziorJ studentesche. In I 
e stato respinto un ragazzo 
su 3, in n uno su 4 (i pro
mossi sono stati rispettlva
mente il 40.4% e 11 333%). 

La falcidie che si e verifl-
cata in ajcune classi dell'Istl-

tuto tecnico industriale (pri
ma B: 13 bocciati su 32; pri
ma E: 17 su 34; prima F: 
15 su 35; seconda B: 16 su 34; 
seconda D: 15 su 33) o dei 
«geometri» (prima B: 16 su 
35; 3B: 12 su 24) o dei «ra-
gionieri» (prima E: 10 su 28) 
riconferma l'uso punitivo e 
intimidatorio che viene fatto 
del voto nei confronti dell'im-
pegno democratico e delle 
lotte degli student!. Anche al-
I 'm vi e stato un tentativo 
— poi rientrato, grazie anche 
al pronto intervento della fe-
derazione comunista che ha 
denunciato Farbitrio e vlgila-
to affinche fosse ristabilita la 
giustizia — di servirsi dell'in-
felice circolare di Misasi sul
le assenze per rinviare a set
tembre un alunno, sufflciente 
in tutte le materie, che era 
stato arrestato In seguito ad 
uno scontro con dei fascist! 

SCUOLE ELEMENTARI — 
L'antidemocratica usanza di 
non rendere pubbllci 1 risul
tati non consente un esame 
Immediate della situaxione, 
che comunque non dovrebbe 
presentare element! di no-
vita rispetto al passato. L'uni-
co fatto nuovo, e rappresen-
tato daU'invito a non boccia-
re rivolto da qualche diret
tore didattico al maestri. E* 
indubblamente un fatto posi-
tivo che anche in ambient! 
tradizionalmente refrattari co-

minci a farsi strada la com 
prensione che bocciare non 
serve a niente. II pericolo e 
piuttosto che questo atteggia-
mento si risolva in un accre-
scimento di lasslsmo e pater-
nalismo per cui vengano si 
aboliti gli aspetti piu brutal i 
della selezione, senza pero in 
taccare le cause di fondo del
la discriminazione. senza cioe 
che venga generalizzato un 
«tempo pieno» verament; 
formativo. senza che venga 
awiato tra gli insegnanti un 
processo di aggiomamento 
didattico-pedagogico e di ri-
flessione sul ruolo sociale del
la scuola e dell'insegnante 
stesso, senza che Fistituzione 
si apra al controllo democra
tico e popolare e alia gestione 
sociale. 

Per fare un solo esempio. 
il doposcuola elementare a 
Pavia funziona all'incirca per 
il 5% degli scolari e nella 
scuola media non esiste af-
fatto. 

Anche a Pavia, cioe in una 
area ben delimitata, un esa
me sia pure sommario e af-
frettato dei risultati final! in 
dica la necessita di interveni-
re in forma sempre piu capil-
lare, scuola per scuola, quar
tiere per quartiere, per sotto-
porre la scuola alia pressione 
e al controllo dl massa, 

Fernando Rotondo 


