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Elemento tra i piu pesanti 
della selezione nella scuola 

II costo 
dello studio 

L'aumenfo del prezzo dei libri di fesfo non inferiore 
al 12 per cenlo • Ouanfo viene a pesare la macchina 
degli esami nel bilancio dello Sfafo e delle famiglie 

Nei prossimi giorni i ge-
nitori che hanno un figlio 
che va a scuola si troveran-
no di fronte ad un'altra sor-
presa sul fronte dei prezzi: 
un aumento per i libri scola-
stici. Anche questo aumen
to, come tutto il fenomeno 
del rincaro, presenta un du-
plice aspetto: da una parte 
si vuol far pagare alia col-
lettivita i costi della crisi 
economica di cui e respon-
sabile la classe dominante, 
dalFaltra parte si vuole ap-
profittare della crisi per pie-
gare la volonta di lotta dei 
lavoratori e rafforzare il po-
tere dei gruppi privilegiati. 
Vediamo come cid si verifi-
ea con i libri di testo. 

Innanzitutto, che entita 
avra l'aumento? Gia in ago-
sto editor! e librai parla-
rono del 30%, pol hanno ri-
dimensionato al 10%. Molto 
probabilmente la prima no-
tizia e stata solo un tentati-
vo di saggiare le reazioni 
dell'opinione pubblica. Un 
dato e certo: i libri per la 
scuola elementare, che, co
me si sa, non vengono paga-
ti direttamente dai cittadini 
ma indirettamente attraver-
so lo Stato, hanno sublto 
un aumento del 12%. Cid 
significa che quelli per la 
scuola media, il cui prezzo 
sara prelevato direttamente 
dalle tasche degli acquirenti, 
avranno un aumento non in
feriore a questa percentuale. 

In pratica, se lo scorso 
anno un genitore di un alun-
no spendeva intorno alle 
30.000 lire adesso dovra 
sborsare almeno 4-5 000 lire 
in piu (e questa cifra va 
moltiplicata per' il numero 
dei figli che vanno a scuola 
dopo le elementari). I mo-
tivi addotti per giustificare 
il rialzo appaiono vaghi e 
inconsistent!, tranne l'ultl-
mo: l'entrata in vigore del-
1*IVA (che invece e stata 
rimandata al prossimo an
no), l'aumento delle spese 
di produzione (ma non ci 
sono stati nuovi contratti) 
e la concorrenza tra le trop-
pe case editrici. Quest'ul-
timo punto merita maggior 
attenzione in quanto rivela 
una tendenza di piu lungo 
respiro. 

Le case editrici che pro-
ducono libri scolastici sono 
circa 400, ma soltanto un 
centinaio accentra il _ 90% 
della produzione e delle 
vendite, che in totale ascen-
dono a una cifra di 110-115 
miliardi (10 per la scuola 
elementare, 45 per la me
dia, 45 per le superiori e 
10 per i vocabolari). L'odier-
no aumento del prezzo fa-
vorisce i! processo gia in 
corso di concentrazione edi-
toriale e di razionalizzazione 
di un mercato anarchico e 
soggetto a molte critiche per 
la mediocrity dei prodotti. 
L'acquisto della Fabbri da 
parte della Fiat e il caso 
piu esemplare della tenden
za all'ingresso del capitale 
monopolistico nell'editoria e 
alia costituzione di centri di 
potere politico-ideologici ca-
paci di condizionare piu pro-
fondamente il giovane fin 
dai primi anni di vita sco-
lastica. L'aumento dei prez-
si serve oggettivamente, 
<]uindi. a spazzare via i pic-
«oli editori oltre che, natu-
ralmente, ad accrescere i 
profitti. 

Le leziom 
private 

Ma l'aumento presenta an
che dei risvolti piu general) 
• correlati al funzionamen-
*o complessivo della scuola. 
Nella pratica assistiamo ad 
nn aumento del «costo del
lo studio * che agisce come 
freno alia espansione scola-
atica e come efficace stru-
mento di selezione di classe 
Vale la pena di ricordare 
«he il cosiddetto obbligo 
scolastico fino a 14 anni e 
largamente evaso e che sol
tanto appena sei ragazzi su 
dieci lo portano a compimen-
to fino alia terza media. 

Varie sono le componenti 
di questo costo. Per lezioni 
private le famiglie dei 400 
mila rimandati hanno dovu-
to spendere durante Testate 
ben 28 miliardi. Quanto co-
ita alio Stato la macchina 
degli esami non si sa con 
precisione, ma Gozzer, fino 
a poco tempo fa capo del-
l'ufficio studi e programma-
lione della P.I., ha aflerma-
to che abolendo gli esami e 
apcndendo djversamente la 
io mm a relativa ad essi si 
poirobbero elimmare com 
plelamente le bocciature nel 
la scuola deH'obbligo. Inve 
ce restano inutiltzzati i fon-
4i che pure sono stati stan-
tfati per i r.orsi di recupero, 

come dieci miliardi per le 
scuole superiori. 

Quanto cosa alia classe 
operaia questa scuola che 
boceia, seleziona, produce 
ignoranza e conformismo? II 
calcolo economico 6 diffici
le ma non impossibile. Ba-
sti pensare che un anno di 
ripetenza significa un anno 
di spese in piu e di ritardo 
nelPaccesso al lavoro, cioe 
un anno di salario in meno. 
Basti pensare alio spreco 
che Tinefficienza del siste-
ma scolastico detcrmina e 
che viene pagato dai lavo
ratori attraverso il prelievo 
fiscale. Incalcolabili sono in
vece i costi politici. 

II ragazzo che oggi non 
termina la scuola media, 
che non raggiunge cioe il li-
vello minimo di qualificazio-
ne culturale, domani sara un 
lavoratore dequalificato in 
partenza e destinato a su-
bire tutte le oscillazioni del 
mercato del lavoro sia in 
periodi di crisi della occu-
pazione sia in seguito a ri-
strutturazioni tecnologiche e 
produttive. In piu il ragazzo 
espulso precocemente dalla 
scuola spesso matura la in-
tima convinzione di essere 
un incapace, inferiore agli 
altri, e questo lo rende fa
cile preda dei ricatti padro-
nali e abbassa la sua volon
ta e capacity di lotta. 

II futuro 
lavoratore 

Alia maggior parte di co
lon) che portano a termine 
la scuola dell'obbligo que
sta insegna poco e male, e 
soprattutto tende a trasmet-
tere tutta una serie di con-
tenuti e valori in un quadro 
generate di autoritarismo e 
conformismo. In ogni caso 
il futuro lavoratore si vede 
privato in partenza di una 
parte del suo potenziale con-
trattuale; attraverso questo 
processo la classe operaia e 
fatta oggetto di un attacco 
alle sue strutture portanti: 
Tunita e la coscienza di 
classe. 

Tutto cid mostra quanto 
sia sbagliata e politicamente 
improduttiva la polemica 
circa una supposta volonta 
delle classi dominanti di ri-
formare effettivamente il si-
sterna scolastico, e quanto 
sia piu che mai valida la 
proposta alle classi lavora-
trici e alle masse popolari 
dell'obiettivo rappresentato 
dalla riforma della scuola, 
come momento di lotta per 
la trasformazione della so
ciety e la conquista di nuo
vi rapporti di forza tra le 
classi. II rifiuto da parte 
dei lavoratori di pagare i 
crescenti costi, economici e 
politici, della scuola e dello 
studio fa parte di questa 
lotta. 

In questo senso si e mos-
sa tutta la battaglia di que
st] ultimi anni contro i li
bri di testo, con una larga 
mobilitazione di genitori, in-
segnanti democratici, lavo
ratori che comincia adesso 
a conseguire i primi risul-
tati positivi. Le norme prov-
visorie sull'assistenza scola-
stica votate dalla Regione 
lombarda, ad esempio, impo-
stano un nuovo tipo di « po-
litica del libro nella scuola • 
che va nella direzione di un 
superamento del libro di te
sto tradizionale attraverso 
una di versa organizzazione 
degli strumenti didattici 
(biblioteche di classe, ecc.) 
scelti e gestiti culturalmen-
te e collettivamente da in-
segnanti, alunni e genitori 
in collegamento con le arti-
colazinni democratiche terri-
toriali (comitati di quartie-
re, ecc). Tutto questo, ov-
viamente, non c'e ancora 
nelle suddette norme, ma al-
cuni varchi per penetrate in 
tale direzione sono stati 
aperti. 

Si tratta adesso di ripar-
tire dai nuovi livelli — di 
maturita politica, di rappor
ti di forza, di strumenti, an
che legislative — conquista-
ti per potcnziare e dare altri 
sbocchi positivi al movimen
to popolare. Si tratta, come 
ha scritto il lettore Sandro 
Visentim {I'D nil a del 30 
agosto), di affrnntare i pro
blem! della scuola, per ri-
solverli, • con una lotta mol
to seria, con un deciso con-
trollo democratico ». E' que
sto un compito che impe-
gnera molto seriamente le 
organizzazioni dei lavorato
ri. gli enti locali. i comitati 
tcrritoriali, le associazioni 
di massa, le forze progressi-
ste della scuola e delta cui-
tura, tra cui strati sempre 
piu larghi di inscgnanti. 

Fernando Rotondo 
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II campo dei patriot i 
A Tunduru un esempio del sistema scolastico introdotto dai partigiani - L'impegno verso le nuove generazioni, i « continuadores in cui vediamo 

il futuro della nostra lotta » - Una dimostrazione di forza morale e ideale - II combattente che studia e che racconta gli episodi della guerriglia 

Nostro servizio 
TUNDURU. settembre 

A Tunduru, al Campo edu-
cazionale del Frellmo, vlvo-
no piu dl mllle persone. Ci 
sono 1 dirigentl e gli lnse-
gnanti, che In tutto sono una 
trentina, poi cl sono t ragaz
zi sopra i sette anni, che stu-
dlano, che sono circa selcen-
to. Infine cl sono i bambi
ni, quasi trecento, con le lo-
ro madrl. quando le hanno. 
I bambini sono figli di com-
battenti caduti, o orfani dl 
entrambl i genitori, mortl 
magari sotto un bombarda-
mento. ' Parecchi sono ferlti, 
senza una gamba, senza un 
braccio. Ai bambini sono sta
ti riservati gli edlfici sul fi-
nlre del Campo, dove pos-
sono giocare piu liberl. 

Compresl 1 terrenl messl a 
coltura, 11 Campo misura cir
ca due chllometrl. In meno 
dl un chilometro c'e un 
grande piazzale alberato, e 
attorno, gli allogglamentl. Po-
chl sono di muratura, due 
0 tre. rinfermerla, la palaz-
zina dove siamo ospltatl. lo 
e i miei compagnl, un paio 
dl altri edlfici. Non cl sono 
mattonl. a Tunduru, e dun-
que bisogna inventarsell, far-
sell da se con i mezzl dl 
un'attrezzatura prlmltiva. Pol 
si pud anche tirare su una 
casetta, ma come Paula dl 
scienze che e quasi finita, de-
ve aspettare magari del mesl 
prima che arrlvlno le lamle-
re per il tetto. Allora 1 ra
gazzi e gli lnsegnanti, 1 di
rigentl del Campo, che hanno 
costruito con le loro manl, 
tutto quello che si vede a 
Tunduru. devono rlcorrere al 
sisteml tradizlonall, quelli 
della capanna africana dl ar-> 
gilla essiccata. 

Le madrl con 1 bambini 
abitano In 80-90 per edificlo. 
due o tre per letto. Anche 
i ragazzi, maschl e femmine 
divisl, dormono due o tre 
per letto, che sono pol lettl-
ni, sistematl a castello. Alia 
mattina, alle cinque, quando 
inlzia la glornata dl lavoro e 
dl studio, ognuno riordlna le 
proprie cose, ripulisce 11 lo
cale. I ragazzi fanno pol una 
ora di sport, e dopo rltorna-
no dove avevano dormito e 
si preparano per le lezioni. 
Durante la glornata (le le
zioni durano fino a mezzo-
glorno e mezzo), c'e 11 lavoro 
nei campi, nella sartoria, nel
la carpenteria, alle cucine, e 
ci sono le ore dl attlvlta cul
turale, 1 cant!, 11 disegno, lo 
artlglanato. Per studiare, c'e 
la sera, fino alle nove. ma 
a quando abblamo 11 petro-
llo», ml dice un ragazzo. 
Qualche volta manca. 

A Tunduru la vita 6 dura. 
Dietro questo Campo educa-
zlonale del Prelimo, cl sono 
1 suol cinque anni di vita 
piCt I dieci anni della guerri
glia, piu 1 secoli del colonla-
lismo portoghese. Clod cl so
no secoli di rapina, dl dl-
sgregazione economica e so-
ciale del paese, dl estrema po-
verta. E pochl anni di lotta, 
per cancellarli. A Tunduru si 
ha uno spaccato molto precl-
so di questa lotta, e di quel
lo contro cui e diretta. SI 
ha sotto gli occhl che cosa 
e stato ed e 11 colonialismo. 
e si tocca con mano lo sfor-
zo del popolo mozambichla-
no per costrulre una nuova 
socleta. 

La guerriglia non e affatto 
tutto. E' la premessa. la con-
dizione. per fare in tutto 11 

TUNDURU — Una lezione all'aperto per i giovanl del « Campo educazionale » 

Mozambico quello che ho vl-
sto fare a Tunduru. Nel Mo
zambico liberato, ben Inteso, 
gia si edifica un mondo di
verse Tunduru ne e soltan
to un'espressione, una dimo
strazione. E raccanimento, lo 
lmpegno, con cut si affronta-
no le difficolta per andaxe 
avantl, per trasformare la 
realta deU'arretratezza, e una 
dimostrazione dl forza mora
le e ideale che rlguarda Tin-
tiera lotta rivoluzionaria del 
Prelimo. all'interno del paese. 

Ueredita 
del colonialismo 

Ho chlesto ad alcunl ragaz
zi come si trovano a Tundu
ru. Mattia Said e Simon Ka-
sambe hanno quindlci e tre-
dicl anni. Mi rlspondono che 
si trovano bene. Perch6? Per-
che qui si mangia tutti 1 gior
ni, e al villaggio invece non 
sempre si mangia. Perche qui 
non arriva 11 nemlco, e non 
bisogna scappare, e resto
re alia macchia, per del me
sl, certe volte. Perche qui si 
dorme su un letto, e se ci si 
ammala si e curati. Al Cam
po, ogni glorno grand! e pic-
coll mangiano polenta e fa-
gioli. II pane due volte la set-

timana. La came, solo nelle 
grand! occasioni. Eppure e 
un autentico balzo In avantl, 
rispetto alia vita nel Mozam
bico del colonialismo porto
ghese. I ragazzi lo sanno, ne 
sono perfino orgogliosi, co
me sanno pero quale sacri-
ficio, che fatlca, gli si chlede. 

A Tunduru si lavora, si 
studia, si fa educazione ml-
lltare, si lmpiegano tutte le 
proprie energle. Me ne par-
lera a lungo Bonifazlo Gru-
veta, 11 direttore del Campo, 
membro del CC del Frelimo. 
un giovane (ha ventisei anni) 
straordinario. Ha un bel pas-
sato di guerrigliero, e ora la 
guerriglia lo conduce qui, in 
piedi dalla mattina alle quat-
tro alia sera alle dieci, mai 
fermo, sempre occupato a or-
ganizzare, a risolvere le que
stion! anche piu minute, a se-
gulre ogni ragazzo, ogni bam
bino. Un uomo che sa bene 
che cosa rappresentano per 
11 Frelimo 1 continuadores di 
Tunduru. 

Li hanno chlamatl conti
nuadores «perche in loro ve
diamo il futuro della nostra 
lotta, e perche loro sono i 
futuri rivoluzlonari, i futurl 
quadri dirigentl del Mozam
bico*. Ma dentro la guerri
glia, ci sono fin d'ora. Quan
do lo studio si Interrompe, 
per tre mesl, i piD grand! par-
tono per l'interno. e non cer

to a fare vacanza. Vengono 
adibiti al trasporto dei ma
terials Sabina Ramao, dl di-
ciassette anni, e gia rlentra-
ta due volte, e come lei la 
maggioranza dei suol compa
gnl. Per Sabina, per quest! 
ragazzi e per queste ragazze 
del Campo, e perfettamente 
normale. A parlargli, si ha la 
impressione di una maturita 
ben superiore ai loro annL 

Alcuni, finita la scuola, vo-
gliono continuare a studiare, 
per insegnare a loro volta ai 
continuadores. Altri si dicono 
pronti a fare quello che 11 
Prelimo gli chiedera dl fare. 
Altri ancora vogliono diven-
tare subito combattenti, o ri-
prendere la guerriglia. C'e In-
fatti chi l'ha gia conosciuta, 
i piu grandi, i pochl che so
no gia uominl. Per esempio 
Ismail Abdullah, che ha qua-
rant'anni, e ha cominciato a 
combattere nel 1966. Nel 1969 
il Frelimo lo ha mandato a 
Tunduru, e ora sta ultiman-
do la quarta classe. 

H Frelimo ha blsogno dl 
combattenti istruitl, e Ismail 
Abdullah era un contadino 
povero, analfabeta, ma di vi
vace intelligenza. oltre che 
ottimo guerrigliero. Ora con
clude brillantemente i suol 
studi, e vuole ritornare subi
to al fronte. Gli chiedo del
la guerra, del portoghesi. «I 
portoghesi sono fortl — di

ce —, ma nol abblamo la tat-
tica. Una volta abbiamo at-
taccato in 95 una compagnia 
nemica di 160-170 soldati, mol
to piu armati di noi. Con la 
nostra tattica II abbiamo sba-
ragliatl e abbiamo catturato 
molte arm! e due prigionieri. 
Un mozambichiano e un por
toghese ». Che cosa ne avete 
fatto? «I1 portoghese lo ab
biamo spedito alia Croce ros-
sa, e 11 mozambichiano e pas-
sato nelle nostre file». Gli 
sembra la cosa piu naturale. 
Gli chiedo ancora quando 
pensa che flnira la guerra. 
((Domani, fra un anno, fra 
molti anni, non importa. Nol 
piantlamo gli alberi per i no-
stri figli. Sono pronto a com
battere anche venti, trent'an-
ni. Se 11 Mozambico Ubero lo 
dovranno vedere solo i miei 
figli, lo sono contento lo 
stesso ». 

In ogni 
villaggio 

La lunga marcia del Freli
mo passa anche da Tundu
ru. Ma Tunduru non e una 
isola, non e slegata da quan
to awiene nelle regloni libe
rate. E* parte organica, per 
esempio, di un sistema sco

lastico gia funzionante all'in
terno. Lo si considera un 
Campo pilota, o sperlmenta-
le, per certi aspetti e assol-
ve del resto a compiti speci
fic!. Me ne parla Joaquin Car-
valho, insegnante di raatema-
tlca, laureato all'estero, en-
trato nelle file del Frelimo, 
e adesso assegnato al Campo, 
a formare le nuove generazio
ni. All'interno, mi spiega, il 
sistema scolastico creato dai 
Frelimo si estende ormai a 
ogni villaggio. Ogni villaggio 
ha 11 suo Insegnante, e corsl 
di prima e seconda classe. La 
terza classe, invece, e in un 
centro piu grande, e cost la 
quarta. In Niassa c'e un so
lo centro con la quarta, men-
tre in Capoldegado ce ne so
no due. 

Quanto agli lnsegnanti, ven
gono dalla Scuola superiore 
di Bagamoyo, dove vanno a 
completare i loro studi anche 
i migliori di Tunduru. Sono 
studenti che, finiti i corsl, 
partono subito per l'interno, 
a insegnare, ma anche a te-
nere corsl di prevenzione sa
nitaria, a fare da infermieri, 
e cosl via. Di Bagamoyo, di 
quello che si fa in quel Cam
po, parlerd un'altra volta. 
Ora e Carvalho che mi rac
conta le condizioni in cui si 
lavora all'interno. A parte 
qualche scuola coranica In 
Niassa, e lungo la costa, in 

LE PRIGIONI DEI MINORI IN ITALIA 

L'ETICHETTA DEL DISADATTATO 
Le « prove di irregolarifa della condoffa e del caraffere » che vengono considerate sinfomo di predelinquenza - Quanfi sono i giovani che ogni anno finiscono 
« denfro » • II serbafoio per le case di rieducazione: i ragazzi del prolefariafo e del soffoprolefariafo urbano * Una spiefafa logica di discriminazione economica 

Prigionl ltaliane: ormai non 
passa giorno senza un avve-
ni mento grave e raccapric 
ciante. La tragica morte dei 
due diciassettenni nelle car 
ceri triestine del Coroneo e 
soltanto l'ultimo eplsodio. 

Careen o gale re? Si en tra 
normal! si esce pederasti, si 
entra onesti si esce delin 
quenti. si entra per un furta 
rello. come i due ragazzi di 
Trieste, si esce nella bara, 
E' un fallimento pauroso. 

Ma a proposito: quanta gen 
te all'anno va in galera nel 
nostro paese, e quanti ml 
nori? Su circa 400 mila per 
sone che ogni anno finiscono 
dentro. su una popolazione 
carcerana media di trenta 
trentacinquemila persone (o 
ind:vidui?) i minor! degli an
ni diciotto sono quasi d sette 
per cento del totale. 1 minor! 
degli anni ventuno 11 tredici 
per cento. Prevalgono comun 
que I giovani. dai ventuno ai 
trenta; 1'eta media non su
pers i quaranta G:ovan! an
che gli stranieii (reato piu 
ncorrente la droga) che Inci 
dono per poco piu del tre 
per cento; ma con presenza 
femminile di quasi due volte 
superiore a quel la delle de-
tenute ltaliane (U cinque per 
cento dell'intera popolazione 
carcerana. adulta e minorile) 

Poco piu della meta del ml 
nori, quelli di eta inferiore 
al diciotto. si trova nelle «se 
zioni d: custodia preventiva» 
e nelle « pngiont scuola». 1 
cosiddetti istituti minorili che 
dai 1956 hanno sostituito le 
«career! per mlnorennl» ma 
soltanto di nome; in essl, co 
me in ogni altro penitenziario. 
rigore dlrettlvo e 1 piu ac-
curati mezzi dl slcurezza sono 

i preordinatl al solo scopo di 
imped ire evasioni. Insegna il 
caso di Trieste se e vero che, 
sviluppatosi 1'incendio, un cer
to ritardo nei soccorsi fu do-
vuto al timore dl possibiii 
fughe. La preoccupazione co-
stante di un agente di cu
stodia e per le conseguenze 
alle quail pud andare incon-
tro se c'e una fuga. Q primo 
pensiero di un direttore e per 
le grane che possono capi-
targli in caso di rissa tra i 
giovani detenuti o di suicidio. 
La conclusione e facile: pu-
gno dl ferro. continuo stato 
di tensione. E quando c'e ten-
sione mancano tempo e vo
lonta di affrontare altri pro-
bleml, ammesso che se ne 
abbia la capacita, 

Due anni or sono un gruppo 
di esperti esegui una Inda-
gine su minori detenuti In una 
sezione di custodia preven
tiva. Ne emerse. insieme con 
un profondo stato di prostra-
zione e di insicurezza, la neu-
tralizzazione quasi completa 
della loro personalita ridotta 
al limite della individualita, 
dlsponibile ai soli problem! 
della sopravvivenza nel rifiu
to di ogni altro possibile rap 
Borto. In pratica lo Stato ita-

ano — e questo il nodo — 
pensa al minori soltanto in 
termini di strutture assisten-
ziali o pseudo tall, di glu* 
stizia minorile e — 11 passo 
e breve — di delinquenza 

GU istituti dl assistenza 
(trecentomila ricoverati, llle-
gittimi. orfani, poveri abban-
donati, minoratl. anormall) 
sono I'anticamera delle case 
di rieducazione dalle quail pol 
si passa al carcere. Ce a 
questo proposito una statist!ca 
agghiacciante: circa U novan-

Un ragazzo in un istituto di rieducazione. 

ta per cento del giovani delle 
case di rieducazione ha avuto 
«espenenze di vita» presso 
Istituti di assistenza. In Fran 
cia si e accertato che al
meno 1*80 per cento delle pro
stitute ha iniziato il mestiere 
negli istituti di assistenza e 
dl rieducazione. A grand! li-
nee quesia statistica e valida 
anche per 1'ltalia. Del resto 
nel nostro paese le case fem-
minili di rieducazione sono af-
fidate a personale religloso 
senza alcuna preparazione: le 
ragazze traviate, costrelte alia 
stessa vita delle suore. impie 
gano il tempo nei lavorl don-
neschi e nella preghiera. «Mt 
basta che non facciate pec-
catln sta scritto sui cartelll 
appesl In moltl istituti. 

H Italia 11 minore — da 
zero a diciotto anni, non c'« 

limite minimo, si badi bene 
(chi non ricorda il caso del 
bambino Rinaldi di Palermo 
internato a nove anni?) — 
finisce nelle case di neduca-
zione quando «ha dato ma
nl feste prove di irrcgolanta 
della condotta o del caratte-
re » cioe di «traviamento »; o 
quando ha compiuto un reato 
senza avere ancora quattor-
dlcl anni, 1'eta minima per 
rimputabilita, o quando — e 
pure possibile — ne sia stato 
prosciolto per perdono gludi-
ziale. 
- La lrregolarita in quanto 

espressione di disadattamento 
e oonsiderata sintomo di pre
delinquenza. Su questa falsa 
premessa e costruito 11 si
stema degli istituti minorili 
alle cui ambiziose denomina
tion! (case dl rieducazione, 

sezioni di custodia preventiva, 
prigioni-scuola) corrisponde in 
realta un apparato squallido. 
repressivo e dannoso. Com
pleta 11 quadro lo scarso lm
pegno della spesa pubblica: 
sei miliardi e 350 milioni per 
l'anno in corso dovrebbero 
servire tra l'altro alia atu-
tela i e al < riadattamento» 
dei minorenni, al loro man-
tenimento negli istituti gover-
nativi e convenzionati. ai 
« mezzl rieducativi». 

Dietro questa scelta classi-
sta maturano. sulla pelle dei 
minor! ricoverati o detenuti, 
le piu odiose economie a co-
minciare da quelle realizzate 
nelle spese di manutenzione 
degli immobili. costituiti al
meno per 1'80 per cento da 
vecchi edifici (conventi, ospe-
dali) malamente adattati, si-
tuati In zone isolate, in paesi 
sperduti o nelle anonime pe-
riferie delle grandi citta. 

Abbiamo due esempi recen-
tl. La casa di Boscomarengo 
di Alessandria, chiusa perche 
la situazione vi era divenuta 
Insostenibile, e stata riadat-
tata a istituto penale nella 
parte dell'edificio. un ex con-
vento, che il ministero ha 
eufemisticamente definito me
no inadeguata. V! trasferlsco-
no 1 minor! della sezione di 
Torino anch'essa in pessime 
condizioni. Altrettanto e av-
venuto per 11 settecentesco 
uGabelliB (lo costrul Clemen-
te XII) di Porta Portese in 
Roma; gia destinato a casa 
di rieducazione senza modifica 
alcuna — nella sala Clementi
na erano state ricavate. In 
tre gironl sovrappostl, qua
ranta celie con servizl Iglenicl 
dlsgustosl per piu dl cento 
giovani — Viene parzlalmente 

riconvertito In istituto penale. 
Abbiamo In Italia quaranta 

istituti statali di rieducazione; 
altri 89 sono convenzionati e di 
essi piu di quaranta affidati 
a istituti religiosi. Accolgono 
in media seimila minori — 
sui 25 mila dei quali viene 
ogni anno chiesto rintema-
mento (provenienti dalle fa
miglie piu povere delle cam-
pagne e delle citta. costrette 
a considerare l'istituto come 
un collegio nel quale il bam
bino va rmchiuso) non e dif
ficile ottenere il provvedimen-
to — perche sia mantenuto 
ed educato a spese dello Sta
to. L'80 per cento dei ricove
rati e di origine meridionale; 
i piu grand: istituti si trovano 
nel Mezzogiorno dove 1'eta 
media di ricovero — al nord 
sui quindici anni — e tra i 
cinque e 1 sei (a Ostuni, in 
provincia di Brindisi, vi sono 
in prevalenza bambini di cin-
que-sei anni). Gli istituti di 
Milano. Torino e delle altre 
citta del nord ospitano quasi 
esclusivamente figli di emi-
grati. 

Sono gli strati del prole ta-
rlato e del sottoproletariato 
urbano e contadino il grande 
serbatoio di came umana per 
le case di rieducazione: pri
mo gradino di una selezione 
di classe che colpisce 2e mas
se povere e diseredate attra
verso un meccanismo nel qua
le l'etichetta del «disadatta-
to » non ha niente dell'indagi-
ne psicologlco-scientifica per
che risponde a una spietata 
logica di discriminazione eco
nomica. Una discriminante 
che di solito porta diritto alia 
delinquenza e alia galera. 

Gianfilippo Benedetti , 

Capoldegado, non c'e niente, 
letteralmente niente. I porto
ghesi non hanno aperto una 
scuola, costruito un ospeda-
le, un ambulatorio. Hanno 
sfruttato, e basta. Percio i 
bambini non hanno un mi
nimo dl conoscenza elemen
tare, non conoscono il valo-
re del danaro, che cos'6 un 
metro, un chilo. La loro men-
talita e al dl qua di un Uii-
zio di sviluppo. Bisogna co-
minciare da capo. Poco piu 
del 10 % parla portoghese. 
Dunque un insegnante lavo
ra m una situazione di estre
ma arretratezza, e molto dif
ficile. I vecchi, per esempio, 
non sono troppo disposti a 
fare studiare tutti i loro fi
gli. Uno o due, dicono, va be
ne, va bene che vadano al 
Frelimo. Ma degli altri c'e 
bisogno, e c'e la paura one 
cambino mentalita, che si di-
stacchino dai villaggio, dalle 
tradizioni. 

II flagello 
delle tasse 

Ci vuole una lunga opera 
di persuasione, in verita fa-
cilitata dai lavoro politico, da 
tutto quello che fa il Freli
mo. La popolazione vede che 
II Frelimo insegna a lavora-
re meglio la terra, che cura 
le malattie, organizza il rifor-
nimento di viveri, apre le 
scuole, alfabetizza, e si con
vince. Soprattutto, il Freli
mo spazza via 1 colonialist!, 
pone fine alle razzie porto
ghesi, chiude con le tasse. 
Una canzone rivoluzionaria 
dice «tasse, tasse, Caetano/ 
ma la finiremo con le tasse/ 
con il bazuka». Le tasse, il 
piu delle volte in natura (la 
rapina dei pochi prodotti di 
un villaggio), sono state il 
flagello, la fame, la miseria 
dei mozambichiani prima 
deH'arrivo del Frelimo. 

A Tunduru vengono i figli 
dei profughi in Tanzania, ma 
in prevalenza ci vengono i 
ragazzi deH'interno, per par-
ticolari meriti, o perche or
fani. E a Tunduru trovano 
una scvola piu avanzata di 
quelle deH'interno, anche se 
teoricamente i programmi 
delle quattro classi sono gli 
stessi. Ma all'interno, a par
te le difficolta materiali, lo 
scopo pnncipale e di alfabe-
tizzare, di fornire un'educa-
zione elementare, a tutti. Per 
quello che si pud ben inte
so. Non c'e solo la scolariz-
zazione che coinvolge i ragaz
zi in una percentuale diffi
cile a calcolarsi ma certa-
mente elevata. In un villag
gio e la maggioranza che fre-
quenta la scuola. C'e anche 
l'alfabetizzazione degli adulti, 
gia avviata. In realta si trat
ta di dare una serie di no-
zioni di base, di cominciare 
a far leggere, scrivere, fare 
di conto, per mettere in mo-
to un processo di crescita so-
ciale che esige un primo co-
lossale salto di qualita: il 
passaggio dalla mentalita di 
sussistenza a quella produt-
tiva. 

Nelle regioni liberate del 
Mozambico, che sono poi le 
piu arretrate, questo salto e 
indispensabile per comincia
re lo sviluppo. E il Frelimo 
non aspetta la liberazione to
tale del paese, per mettere 
in moto la trasformazione so-
ciale necessana, che e nella 
logica rivoluzionaria della 
guerriglia. Ad ogni modo, pro-
prio percio Tunduru e una 
scuola piu avanzata, dove ci 
si prepara a proseguire gli 
studi o a diventare un qua
dro. C'e bisogno di quadri per 
tutto, per il commercio, per 
la produzione, per la distri-
buzione, per le cooperative, e 
c'e bisogno di infermieri, di 
maestri, di agricoltori. U Por
tugal lo non ha formato nes-
suno, o quasi. C'e un solo 
medico mozambichiano, per 
esempio, e a scuola, sotto i 
portoghesi, possono andare 
soltanto pochi, gli assimilatl, 
che siano cristiani e qualifi-
cati per censo. Gli altri, la 
stragrande maggioranza, non 
hanno nemmeno il diritto di 
considerarsi persone. Sono 
cose. Non per niente fiori-
sce la spaventosa tratta di 
manodopera mozambichiana 
in Sud Africa: un mercato 
autenticamente schiavistico, 
una vera e propria deporta-
zione di uomini venduti dai 
Portogallo come merce. 

I problemi di Tunduru so
no immensi, materiali, didat
tici, produttivi, sanitari. La 
delegazione del Comune di 
Bologna che si e gemellata 
con il Campo, e venuta qui 
per studiare insieme ai com-
pagni mozambichiani come ri-
solveme, assieme, almeno al
cuni. Al Campo abbiamo pas-
sato una settimana, con At
torno la vita di ogni giorno 
dei ragazzi e dei loro educa-
tori, a conoscerla, a viverla 
C'e gia un gemellaggio di un 
comune democratico em ilia-
no, di Reggio Emilia, con il 
Frelimo, con l'Ospedale di 
Capodelgado. Ed e piu di un 
anno che funziona perfetta
mente, che da i suoi frutti. 
Con noi, per esempio, sono 
rientrati In patna sette guer-
riglieri del Frelimo venuti a 
Reggio Emilia per guarire 
delle loro fente. Reggio Emi 
lia e diventata un simbolo 
di solidarieta internazionale, 
antiimperialista. Tutti la co
noscono, tutti ce ne parlano 
Ora anche Bologna si 6 im 
pegnata. II lavoro che ha fat 
to a Tunduru la delegazione 
del Comitato di solidarieta 
bolognese con il Frelimo. P 
cominciato bene. 

Ermanno Lupi 
(continm) 


