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Scalfaro non riuscira a dividere gli insegnanti 
Trasferimenti «per servizio» e sanzioni disciplinari colpiscono sempre piu spesso docenti e presidi democratici -1 limiti della liberta d'insegnamento 
nel testo del nuovo stato giuridico - II disegno del centro-destra: isolare i professori che portano avanti la lotfa per il rinnovamento della scuola 

r i l n i t d / gloved) 19 ottobre 1972 

feMMta* 

I piu recenti esempi di sanzioni disciplinari 

Tre «cattivi» da punire: 
trasf erimento e censura 
Ecco tre casi tipici che esemplificano efficacemenfe la politica di affossamento 
della liberta d'insegnamento, dell'autonomia e della sperimentazione didattica 
che Scalfaro ed il governo di centro-destra vorrebbero realizzare nella scuola 

ulncontrollato 
e insubordinafo» 
con qualifica 
di «ottimo» 

Seria e 
preparafa 
ma parla 
del Vietnam 

Una preside 
che non 
boccia: 
frasferita 

Professor Luciano Blancatelli, titolare di letlere italiane e 
storia nell'istltulo tecnico commerclale di Roma-Lido. 

E' stato trnsferito in una scuola di un'altra provincia (a Sora, 
Frosmone) « per servizio ». Una lettera ufficiale del Ministero del
la Pubblica Istruzione lo informa in data 5 ottobre 1972 che il Con-
siglio Superiore della Pubblica Istruzione ha espresso parere favo-
revole al trasferimento. Questo perche le massime autorita scola-
stiche ha rilevato che il suo comportamento «incontrollato e insu-
bodinato» «hanno creato uno stato di tensione e di grave turbamento 
nell'istituto e neH'ambiente cittadino e ha ritenuto che l'ulteriore 
permanenza del suddetto docente nella sede di titolarita e dive-
nuta incompatibile con gli interessi della scuola ». 

Va precisato che i fatti portati a motivo del provvedimento 
risalgono al triennio 1969-71 e che nell'anno scolastico 1971-72 il 
professor Biancatelli ha ricevuto la qualifica di «ottimo» (cioe 
la massima esistente). E' superfluo aggiungere che il prof. Bian
catelli e stato colpito unicamcnte per la sua azione di docente 
democratico e per il suo impegno a realizzare. come cgli stesso 
scrive nel suo ricorso « ricchezza di documentazione. umanita di 
rapporti. novita di metodi didattici, contemporaneity di contenuti 
cultural!». 

Professoressa Maria Ausilia Durantl, Insegnante di tnglese 
abilitata, non di ruolo al glnnaslo Ugo Foscolo di Albano (provin
cia di Roma) 

E' stata colpita da un provvedimento di «censura >. che puo 
avere conseguenze gravissime — anche la perdita del posto di 
lavoro — dato che la professoressa non e di ruolo. La motivazione 
della sanzione disciplinare dice che la docente < elemento di estre-
ma sinistra che professa apertamente le sue idee ». avrebbe trat-
tato «in maniera unilateral argomenti politici che nessuna atti-
nenza diretta avevano con la materia insegnata >. 

I fatti sono ben diversi. La professoressa usava portare in 
classe. per insegnare in modo vivo e interessante. giornali inglesi 
e americani. Spesso, nel corso della lettura. i ragazzi le rivolge-
vano domande su questioni di attualita (Vietnam, razzismo. avve-
nimenti politici. sindacah. ecc). L'insegnante rispondeva. ovvia-
mente, anche esprimendo le proprie opinioni. I genitori di \m 
alunno hanno protestato col preside e questi. non contento di aver 
richiesto alia docente una giustificazione scritta. ha ottenuto Tin-
tervento di un ispettore ministeriale. Nonostante le testimonialize 
di stima sia di molti colleghi che della quasi totalita degli alunni. 
il preside ha comminato alia Duranti la « censura >. il secondo in 
ordine di gravita dei provvedimenti disciplinari che possono eol-
pire un'insegnante. 

Professoressa Marisa Dina Terracina, preside della scuola me
dia di Pino Torinese (provincia di Torino) 

E' stata trasferita per < motivi di servizio ». II provvedimento, 
rccentissimo. ha suscitato le proteste degli insegnanti e dei dipen-
denti della scuola che oggi sono scesi in sciopero. «II trasferi
mento costituisce — afferma un ordine del giorno votato dall'as-
semblea del personale docente e non docente — un diretto attacco 
alia continuity della sperimentazione del tempo pieno e ai nuovi 
metodi didattici adottati». 

La professoressa Dina fu nominata preside nell'autunno del 
1968 e da quando fu chiaro l'indirizzo innovatore che intendeva 
dare all'insegnamento. fu oggetto di violent! attacchi da parte 
del Comune (in mano alia destra DC) e della parte piu arretrata 
e reazionaria dei genitori (Pino, situato sulla collina torinese. e 
quasi completamente costituito da ville e case di lusso). La pre
side impostd un programma didattico che mirava a formare i 
ragazzi piu che a catalogarli e a numerarli coi voti: ottenne cosi 
risultati del tutto positivi sia nel rendimento scolastico che nella 
formazione della personality degli alunni. Da qui 1'offensiva rea
zionaria che ha teso non solo a colpire la preside, ma a restituire 
la scuola di Pino ai metodi «tradizionali > di selezione sociale e 
di autoritarismo didattico. 

LE ASSURDE LEGGI DISCIPLINARI 

«E in sua facolta» 
Cosa dicono le leggl in base alle quali sono 

stati giudlcati «colpevoli» i due insegnanti 
e la preside. 

La professoressa Duranti e stata punita in 
base alia legge 160 del 19 marzo 1953 la quale 
dice fra 1'altro che si applica la sanzione del-
l"c ammonizione > o della c censura > nei casi 
in cui (art. 18) si siano verificate c mancanze 
ai doveri d'ufficio che non siano tali da com-
promettere l'onore e la dignita e non costitui-
scano grave insubordinazione ». 

I «doveri d'ufficio > sono disciplinati dalla 
legge 965 del 1924 che H elenca cosi: 1) trovar-
si in sede non piu tardi del 29 settembre: 
2) trovarsi nell'istituto almeno 5 minuti prima 
che cominci la propria lezione; 3) assisterc 
all'ingresso e all'uscita dei propri alunni; 
4) Intenenire alle adunanzc del collegio e 
dei consigli; 5) cooperare al buon andamento 
dell'istituto seguendo le prescrizioni del pre

side (e cvidentemente questo il punto che e 
servito ad incriminare 1'insegnante e che. 
sancisce. in perfetta adesione alia volonta 
fascista di sottomettere la scuola. l'assoluta 
obbedienza dei docenti al preside. 

La preside Dina e il professor Biancatelli 
sono stati punitr in base all'art. 20 del decreto 
legge 629 del 21 aprile 1947. che dice fra 
1'altro: < si fa luogo al trasferimento per mo
tivi di ser\izio di un capo d'istituto o di un 
professore... soltanto quando la sua perma
nenza nell'istituto o nella sede sia incompa
tibile con I'mteresse della scuola ». 

Per sapere chi e come debba decidere 
qual e «I'interesse della scuola». bisogna 
rivolgersi al gia citato decreto legge fascista 
del 1924. il quale dice fra 1'altro all'art. 15 
che: < II preside tutcla e diffonde la buona 
rcputazione del suo istituto; ogni iniziativa 
che valga alio scopo e sua facolta ». 

Nello sciopero del 13 e 14 ottobre il personate della scuola h a rivendicato il dirltto alia liberta d'insegnamento, contro la 
repressione e le sanzioni disciplinari (nella foto, docenti roma ni alia manifestazione di venerdi) 

Degli insegnanti in questi 
giorni, si parla e si scrive 
molto: hanno scioperato e an-
nunziano che proseguiranno 
la lotta, sono all'ordine del 
giorno del dibattito sullo sta
to giuridico alia Camera, of-
frono argomento di polemica 
al Senato in sede di interro-
gazioni parlamentari, a loro 
si rivolge con sempre maggior 
frequenza nei suoi discorsi e 
nelle sue interviste il ministro 
Scalfaro. 

Non a caso si ritrova fra i 
fili condultori di queste recen
ti vicende il tenia comune dei 
diritti degli insegnanti. 

L'articolo 4 della stato giu
ridico votato ieri alia Came
ra proclama la liberta di in-
segnamento. la libera espres-
sione del docente, l'autonomia 
didattica e di sperimentazio
ne. I comunisti hanno espies-
so un voto contrario all'arti-
colo cosi come e formula to 
perche al di la delle espres-
sioni formali la norma con-
tiene una serie di specifica-
zioni che restringono e osta-
colano nella pratica questa li
berta. 

E' interessante pero rileva-
re come contemporaneamente 
alia discussione parlamentare, 
i diritti degli insegnanti siano 
oggetto di lotta politica nel 
Paese. Non a caso, molti dei 
cartelli innalzati durante lo 
sciopero di qualche giorno fa. 
rivendicavano proprio il di-
ritto alia liberta nella scuola. 

I casi di presidi e di profes
sori « puniti > sono infatti or-
mai abbastanza numerosi e la 
stampa li cita con sempre 
maggior frequenza ed eviden-
za. Si tratta per lo piu di tra
sferimenti da una sede all'al-
tra. di provvedimenti discipli
nari (ammonimento. censura, 
ecc) . di abbassamento di no
te di qualifica e via dicendo. 
Contrariamente a quel che si 
pensa. non c'e stato bisogno 
quasi mai di ricorrere a nor-
me fasciste. Sono bastate lar-
gamente una legge del 1955 
(per i non di ruolo) e una del 
1917 (per professori e presidi 
di ruolo): solo in casi raris-
simi si e ricorsi al famigera-
to decreto legge del 1924. 

Ora di fronte a episodi per 
i quali e stato costretto a in-
dignarsi persino il Corriere 
della sera (I'estromissione dal
la sua classe della professo
ressa di inglese Lidia Ferra-
ra e sembrata di troppo an
che al quotidiano della gran-
de industrial I'opinione pub
blica si chiede come mai pos-
sa realizzarsi quest'offensiva 

Rivendicazioni 
di categoria e 
discorso globale 

< Caro direttore. 
sono pienamente d'accordo, 
per quanto riguarda la tua 
risposta ai bidelli della 
Scuola "Donatello" di Fi-
renze. quando affermi che 
soltanto da poco un movimen-
to unitario opera nel carn-
po del rinnovamento della 
Scuola. 

Infatti h da poco che la 
C.I.G.L. si e resa conto del
la presenza della scuola nel 
contesto dello sviluppo demo
cratico del Paese, dopo anni 
di isolamento dai grandi mo-
vimenti dei lavoratori. isola
mento dovuto si alia prepon-
derante componcnte piccolo 
borghese insita nella mtnta-

hta della gran parte degli ap-
partenenti al personale della 
Scuola, ma anche all'inesph-
cabile ritardo deU'interessa-
mento al settore da parte del
le Confederazioni. realta che 
oggi si sconta nella Scuola 
con la diffidenza da parte di 
professori, segretari, bidelli, 
verso il predetto movimento 
unitario. mentre continuano 
ad imperversare i van Sin 
dacatini autonomi di fatto 
Ministerial] e Governativi. 

Questa diffidenza. e noi 
sappiamo bene a quali livelli 
di coscienza dobbiamo a vol
te rivolgersi per operare, i 
alimentata inoltre proprio 
dal discorso globale del rin
novamento, che pone in ulti-

, ma istanza le rivendicazioni 
economiche e normative di 
categoria che sono rimaste 
ai piu bassi livelli retributi-
vi, secondo solo, forse, al 

bracciantato agricolo. Diffi
denza e amarezza soprattutto 
quando si assiste alia soli-
darieta. per inciso. dei me-
talmeccanici per i chimici. 
categoria che in definitiva 
lotta per migliorare le pro
prie condizioni di lavoro e 
le propne retribuzioni. 
Fatto settoriale dunque. non 

discorso globale. Nessuno pe-
raltro in sciopero per soli-
darieta con i professori, 
quando pretendono una retri-
buzione almeno pari a quel-
la di, mettiamo, un vigile ur-
bano o un sergente di qual
che Corpo Militare. o con i 
Segretari e Applicati e Bi
delli che rivendicano lo stes
so trattamento dei loro colle
ghi degli Istituti della Pro
vincia, con sperequazioni che 
possono arrivare, per en-
trambe le categoric, anche 
alle 70.000 lire mensili. Non 

ci illudiamo quindi di rinno 
novare la scuola portando 
avanti il discorso globale. 

Come sempre. saranno le 
rivendicazioni di categoria. 
le conquiste normative ed 
economiche a realizzare la 
compattezza sindacale e la 
formazione della coscienza 
di classe. Convinciamoci 
dunque. non ci sara riforma 
e reale rinnovamento se la 
gentc della Scuola dovra con 
tinuare ad accontentarsi delle 
elemosine padronali in as-
senza della manifesta e tan
gible solidarieta delle gran 
di organizzazioni Sindacali e 
di tutti i Lavoratori. 

Spero vorrai ospitare que 
sta mia. anche per stabilire 
un dialogo costruttivo. Un sa 
luto a tc e a tutti i com 
pagni della Scuola >. 

Fausto Paelonl 
Fiumicino 

contro professori e presidi da
to che la regolamentazione 
giuridica non ha subito inno-
vazioni. 

La risposta va ricercata, e 
chiaro, nella politica di cen
tro-destra che il ministro Scal
faro sta cercando di far pas-
sare all'interno della scuola. 
La chiave di volta della sua 
ipotesi di restaurazione sono 
gli insegnanti: solo se essi 
accettassero in modo com-
patto e attivo questo dise
gno, la scuola potrebbe tor-
nare ad assolvere i «suoi 
compiti tradizionali: educare 
e istruire » (Scalfaro. intervi-
sta del 19 agosto a Gente). 
Che cosa intenda Scalfaro per 
«educare e istruire». non e 
detto esplicitamente. Lo si 
puo pero dedurre dai fatti. 
Innanzitutto il ministro della 
P.I. spera di arrivare in tem
po a compiere l'operazione 
di isolare i presidi e i docen
ti che conducono apertamen
te la battaglia democratica 
per il rinnovamento della 
scuola. Compiendo un'opera-
zione abituale per i reaziona-
ri, Scalfaro e convinto che 
basti colpire i comunisti per 
mettere a tacere tutti coloro 
che non accettano la scuola 
vecchia e autoritaria. 

Cosi — sempre nella inter-
vista di ferragosto — afferma 
che il marxismo deve starse-
ne fuori della scuola (tutt'al 
piu. concede, puo fare propa
ganda come partito politico) 
e minaccia apertamente i pro
fessori che «insinuavano > 
tale ideologia fra gli allievi. 
Nessun ministro e nessun go
verno puo illudersi di mette
re in pratica tali propositi. 
che calpestano la Costituzio-
ne democratica e antifascista. 
ma Scalfaro ha cercato ugual-
mente di farlo credere. 

Comunque, il progetto di in-
timorire gli insegnanti piu 
impegnati per isolarli. ha bi 
sogno di tempi molto brevi. 
Ecco percio che in questi pri-
mi giorni dell'anno scolasti
co piovono numerosi provve
dimenti disciplinari. Si riferi-
scono a inchieste e a fatti de
gli anni scorsi (che Misasi 
per suo conto aveva evitato 
con cura di archiviare). ma 
vengono deliborati adesso. Se 
la massa degli insegnanti si 
spaventa. il gioco e fatto: 
questo l'obiettivo di Scalfaro. 

Ci sono pero oggi le condi
zioni perche il calcolo risul-
ti catastroficamente sbaglia-
to. I professori colpiti (se 
non tutti, certamente la gran-
dissima maggioranza) sono 
docenti sen. preparati. che 
non € distruggono la scuola >, 
ma. che. al contrario voglio-
no migliorarla e cambiarla. 
\JO attestano le note di qua
lifica (non e un caso che il 
prof. Biancatelli trasferito di 
ufficio sia stato per esempio 
qualificato c ottimo >). la pre-
parazione degli alunni. le di-
chiarazioni di genitori e col
leghi. Colpire questi insegnan
ti d forse possibile dal punto 
di vista giuridico (ma anche 
questo non k scontato dato 
che sono stati avanzati molti 
ricorsi). ma isolarli 6 diffici-
lissimo. I professori dei cor-
si abilitanti (e sono ben 160 
mila) stanno imparando, dal-
lo stare e dal discutere assie-
me, che la forza del corpo do
cente non consiste wh nel chiu-
so corporativismo ne nell'indi-
vidualismo, ma nel poire, uni-
ti. problemi gencrali r.he in-
teressino tutta la comunita (e 
quindi anche gli altri lavora
tori) o in questo quadro bat
ters! per il riconoscimento dei 

propri diritti (economici e 
no). Anche non pochi profes
sori di ruolo stanno prenden-
do coscienza della stessa ve-
rita, e lo dimostra l'atteggia-
mento preso nei recenti scio-
peri (molti docenti che pur 
non vi hanno partecipato. han
no pero in varie forme mo-
strato comprensione e inte-
resse). 

Certo, insicurezza. timori, 
opportunismo non sono scom-
parsi e Scalfaro sa di aver-
li alleati. Spera di servirse-
ne per isolare alcuni, e ser-
virsi degli altri in nome del-
l'<i efficienza e della buona 
amministrazione ». 

E' probabile pero che fal-
lisca e che il tentative re

pressive in atto Borta l'effet-
to contrario: mobiliti cioe, 
in difesa della liberta d'inse
gnamento. della dignita dei 
docenti, della serieta della 
scuola, anche coloro che fino-
ra fra insegnanti e presidi, 
erano rimasti perplessi e abu
lia. In questa battaglia, an-
cora aperta, il dibattito par
lamentare sullo stato giuridi
co, l'azione di lotta nelle scuo-
le e nei quartieri, 1'opera quo-
tidiana di propaganda e di or-
ganizzazione dei docenti co
munisti e democratici conta-
no certamente di piu delle 
«censure» e dei trasferi
menti. 

Marisa Musu 

se^nalazioni 
Cominciamo oggi a pubblicare una rubrica che 

segnalera settimanalmente sulla « Pagina » libri, ri-
visfe, saggi, che interessano il mondo della scuola. 

« La pelle dei professori » 
Giosue Calabria e Gilberto Monti, ed. Feltrinelli, 
pagg. 244, L. 1.800 

Si vuole sperimentare, studiare e fare scuola in modo 
diverso? L'apparato burocratico, risponde duramente di no. 
Questo libro-documento raccoglie. in modo ragionato e intel-
ligente. una ricca casistica. circa l'intervento repressivo nella 
scuola. attuato non tanto mediante polizia e magistratura, 
quanto attraverso la burocrazia. Richiami, ammonimenti. note 
di qualifica abbassate, trasferimenti d'ufficio compongono un 
mosaico di come l'apparato autoritario nella scuola faccia 
ricorso ai normali canali gerarchici (presidi. provveditori. 
ispettori, ministro) per eliminare tutto il nuovo che vi si 
esprime. che pure non poche circolari ministeriali hanno in 
precedenza ammesso e sollecitato. 

« Professore permette...? » 
Claudio Venturi, ed. Guaraldi, pagg. 235, L. 3.000 

Un volume infelice che anziche raccogliere fior da fiore 
di quanto offrono alia dura critica la maggioranza dei testi 
di scuola d'istruzione superiore. si risolve in un generico 
quanto superficiale attacco diretto di preferenza alia cultura 
marxista e democratica. 

«La scuola media impossibile » 
Maria De Benedetti, ed. II Mulino, pagg. 473, L. 4.000 

Per otto anni consecutivi un'cquipe di specialist! (psico 
logo, sociologo. neuropsichiatra. pedagogista. assistenti so-
ciali). si e impegnata in una significativa esperienza nella 
scuola dell'obbligo. Entrata nel 1963, in una media di un quar-
tiere penferiai milanese con il compito di individuare i c do-
tati» a cui assegnare borse di studio, per successivi stadi 
1'cquipe prende coscienza che il destino di discriminazione cui 
sono precocemente esposti i figli delle classi popolari. non si 
puo risolvere con un'altra discriminazione. ma assumendo !a 
« questione scolastica » nel suo insieme. 

L'alternativa pedagogica 
Antonio Gramsci, ed. La Nuova Italia, pagg. 282, 
L. 2.500 

L'antologia di scritti gramsciani, curata da Mario A. Ma-
nacorda. c una coerente raccolta nella quale vengono pro 
poste le prime giovanili riflessioni sulla scuola e sul prin 
cipio edutrftivo. progressivnmente riprese. approfondite e cor-
rette negli anni del Gramsci dirigente comunista. Dalla cri-
tic.i ••errata alia scuola borghese e alia politica scolastica so 
ciahsia. cui rimprovera di considerare Ja cultura come patri 
nwnio da elargire in briciole alle masse, o di respingerla. 
perche estranea alle masse, matura 1'organizzazione del sa 
pere come indipendenza delle masse dagli intellettuali. 

«I libri di testo » 
Alberti, Bini, Del Corno, Rotondo, Editori Riunili, 
pagg. 223, L. 1.200 

H volume si apre passando in rassegna. in un divertente 
florilegio. l'ispirazione dei compilatori dei libri di testo che 
vanno nelle mani dei nostri ragazzi. II bambino cui si rivol-
gono — scrivono gli autori — « e il figlio di una casalinga 
soddisfatta e di un padre piccolo-borghese fervente patriota 
che si entasiasmz quando passano i carabinieri, visita spesso 
i cimitcri di guerra, c piange sulla bandiera...». Alcuni saggi 
contro il libro di testo, sul mcrcato editoriale del settore ed 
i lauti proventi, le nuove tecniche, il rapporto degli insegnanti 
con gli allievi e la loro crisi di fronte alia mancanza del testo 
di riferimento, complctano il volume fornendo un quadro con-
vincente e sintetico anche di possibili soluzioni. 

Lettere 
all9 Unitec 

« Scalfaro non si 
illuda: sappiamo 
vedere chiaro tra 
lc righe fumose 
di una circolare! » 
Cari compagnl de l*Unit&, 

siamo studctitesse di un isti
tuto tecnico milanese. Duran
te una lezione di lettere ab-
btamo avuto modo di esami- , 
nare a fondo la circolare sul
la scuola emanata da Scalfa
ro. 11 prtmo disappunto e sor-
to quando abbiamo letto il 
regolamento assemblcare. Es-
so rappresenta un assurdo. 
Com'e infatti possibile, da un 
punto di vista semplicemente 
tecnico. poter espletare il la
voro assemblcare in un'ora e 
trenta minuti? Per quanto ri
guarda poi le lunzionl delle 
assemblee, si parla di funzio-
ni artistiche, sportive, ricrea-
tive e, solo in coda, delle fun-
zioni sociali. Si vorrebbe cioe 
che le assemblee fossero solo 
momenti ricreativi, accanto-
nando i problemi sociali. 

Un altro punto molto am-
biguo e quello riguardante lo 
intervento di « esperti» nel
le assemblee. Si parla di per-
sone valide nel «campo del 
sapere», di intellettuali. Co
me certamente voi saprete, 
piu di una volta e accaduto 
che nelle assemblee studente-
sche interveuissero, oltre che 
intellettuali, anche operal ed 
esponenti del mondo del la
voro. Queste persone sono da 
noi considerate come «espet' 
ti»: infatti chi pin di loro, 
che vivono una certa realta, 
saprebbe spiegarci in modo 
chiaro il problema dello sfrut' 
tamento, del salario, dell'eco-
nomia, di cui noi conoscia-
mo qualcosa solo a livello 
teorico e non piu in la? Cer
to che se interpreteranno alia 
lettera la circolare ministe
riale, le lotte per far valere 
il nostro concetto di «cultu
ra » saranno aspre. 

II problema del voto, poi, 
con cui si chiude questa cir
colare <t rivoluzionaria a e an-
cora piii grave. Scalfaro scri-
ve che il voto dovra scatu-
lire da un giudizio globale. 
Benissimo. Scalfaro perb sa 
che nella scuola esistono an-
cora quelle componenti rea-
zionarie che fanno del voto 
uno strumento di selezione e 
repressione, proprio come lui 
vuole che sia. 

Facendo quindi una puntua-
lizzazione finale, possiamo di
re che le indicazioni del mi
nistro non fanno altro che 
restringere sempre di piu gli 
spazi politici all'interno della 
scuola. Non si illuda perb 
Scalfaro' Gli studenti saran
no massimalisti e parolai, ma 
sanno ancora vedere chiaro 
attraverso le fumose e vacue 
righe di una circolare mini
steriale. 

Vi ringraziamo e salutiamo 
cordialmente. 

LETTERA FIRMATA 
da un gruppo di studentesse 

(Milano) 

Quando gli enti 
pubblici delegano 
compiti ad aziende 
specializzate 
Caro direttore, 

lTJnita del 6 ottobre ha da
to notizia di una convemio-
ne stipulata fra I'Unione dei 
comuni montani (UNCEMJ e 
la societa Tecneco (del grup
po EN1) a per ottenere con-
sulenza tecnica in appoggio 
ai progetti di programmazio-
ne del territorio, difesa e mi-
glioramento dell'ambiente ». 
Nell'articolo de lTJnita si da 
anche notizia che la Tecne
co in precedenza aveva firma-
to convenzioni aventi oggetto 
analogo con due Giunte re-
gionali, quelle dell'Umbria e 
del Veneto. Si sottolineano 
quindi le difficolta in cui si 
trovano le comunita monta
ne e gli ostacoli che devono 
ancora superare; riguardo al
ia politica per Vambiente si 
osserva poi, giustamente, che 
gli interventi non vanno in
fest come « disinquinamento », 
ma come prevenzione, nel-
Vambito dei programmi di 
riassetto territoriale, attraver
so il miglioramento dell'im-
piego delle risorse economi
che. 

LTJnita, perb, non esprime 
alcun giudizio di merito sul 
fatto che, sempre piii spesso, 
pubbliche amministrazioni, re-
gioni ed enti locali, tendono 
a delegare alcuni dei loro 
compiti fondamentali a socie
ta ed aziende specializzate nei 
diversi settori d'intervento. 
Questa tendenza mi sembra 
che sia decisamente in con-
trasto con l'obiettivo di una 
sempre piii ampia e diffusa 
articolazione dei poteri degli 
organi democratici elettivi. Ne 
mi pare che Vobiezione possa 
essere respinta osservando 
che il ricorso ad aziende spe-
cialistiche awiene sotto il con-
trollo politico degli organi de
mocratici, ai quali spetta co
munque ogni decisione sulla 
attuazione delle proposte for
mulate dalle aziende di con-
sulenza; e evidente infatti che 
la politica dell'ambiente e del 
territorio non pub esaurirsi 
nel momento in cui si decide 
se attuare o no un progetto 
fatto da altri, ma richiede in-
vece un'azione politica conti-
nua, di ricerca e di decisio
ns che non pub non essere 
svolta direttamente dagli or
gani democratici elettivi e dal
le strutture pubbliche diret
tamente da essi dipendentu 

Mi sembra che su questo 
problema lTJniti non dovreb-
be venir meno al suo dovere 
di orientamento. 

VEZIO E. DE LUCIA 
(Roma) 

ISUnita si e espressa molte 
volte contro la delega di com
piti delFamministrazione pub
blica a societa e aziende spe
cializzate. Nel caso della con-
venzione Tecneco-UNCEM, al
meno a giudicare dal dispo
sitive formale, non sembra 
che questo sia l'oggetto degli 
accord!, impemiati su presta
tion! di consulenza ed im-

prenditoriali. Ci6 non toglie 
che la convenzione potrebbe 
avere altri sviluppi ed e evi
dente che occorre un control-
lo: concordiamo con De Lu
cia che i progetti in cui si 
concretano le scelte politiche 
e i programmi non debbono 
essere fatti da altri che dalle 
rappresentanze politiche. Ci 
pare, perb, per fare un esem
pio, che come la realizzazio-
ne di un ediflcio scolastico si 
afflda ad un'impresa edile, co
si progetti che richiedono al-
tre specializzazioni, spesso 
molto meno disponibili di 
un'impresa edilizia, possano 
essere afflda ti all'impresa spe-
cializzata in idrologia o in al
tro campo. C'e il pericolo, na-
turalmente, che si pensi di 
sopperire con l'impresa a par-
tecipazione statale, mettiamo, 
all'esigenza dl avere un servi-
zio geologico nazionale pub-
blico. Ma soltanto l'iniziativa 
politica per trasformare ruolo 
e funzioni delle strutture sta-
tali, implicita nella creaziona 
delle Regioni, pub salvarci da 
pericoll del genere. 

La colpa e 
dei padroni 
Signor direttore, 

in riferimento all'artlcolo di 
Ino Iselli comparso su l'Uni-
ta (nZaniissi: di chi e la col
pa se gli affari vanno ma
le?»), vorrei rivolgerle la se-
guente domanda: il deficit di 
diciotto miliardi accusato dal
la ttRexu nel bilancio del '71 
e veramente, come sostiene 
I'articolista, esclusiva respon-
sabilita dei dirigenti, o invece 
questa responsabilita va divi-
sa anche con i sindacati? 

Distinti saluti. 
LUCIANO BERTI 

(Codroipo - Udine) 

SI, la responsabilita e solo 
dei padroni. E se lei ne vo-
lesse ulteriore conferma, le 
suggeriamo di dare un'occhia-
ta ai giornali dell'altro gior
no. Apprendera cosi che la 
moglie e la figlia deU'indu-
striale Zanussi, insieme al pre-
sidente dell'Associazione indu
strial! di Pordenone, a nume
rosi altri dirigenti e all'attua-
le presidente ed amministra-
tore delegato della « Zanussi » 
Lamberto Mazza, sono stati 
rinviati a giudizio per «truf-
fa pluriaggravata ai danni del
lo Stato» (evasione di tasse 
di successione per 848 milio-
ni e 580 mila lire). Le possia
mo assicurare che tra le 14 
persone sotto accusa non c'e 
nessun sindacalista. 

La schedatura dei 
militari di leva 
Cari compagni, 

tempo fa ho letto sul gior-
nale un articolo intitolato: 
«Militari di leva sotto "con-
trollo" dei carabinieri? ». Per
che avete messo quel punto 
interrogativo? Da molti anni, 
infatti, tutti i giovani di leva 
vengono schedati, con un mo-
dello « D », o modello « 70 », 
compilato dai carabinieri. Ta
le modello e stato pubblicato 
dal mensile antimilitarista 
« Se la patria chiama...» pro
prio all'inizio di quest'anno. Io 
stesso ho visto di questi mo
dem, non in bianco, ma com-
pilati. Si chiedono notizie sui
te condizioni sociali, morali, 
economiche e di salute, sui 
precedenti penali di ogni re-
cluta e della sua famiglia. Eb-
bene, anche se le risposte a 
tutte queste domande sono 
a buone », basta che nell'ulti-
ma — quella sull'orientamen-
to politico — si trovi, non di-
co I'indicazione della militan-
za o dell'iscrizione al PCI, ma 
una semplice voce in cui si 
accenna ad una generica sim-
patia della famiglia della re-
cluta verso il PCI, perche il 
giovane di leva venga giudi-
cato: «Non ofjre sicurezza 
per I'impiego in compiti ri-
servati a. 

Oltre a quanto sopra, vi so
no precise disposizioni perche 
ad ogni domanda dei militari 
(avvicinamento a cosa ecc.) 
si unisca un rapporto della 
sezione * I» (informazioni), 
cioe del gruppo di spie che o-
pera in ogni caserma: e se 
da tale rapporto risulta che 
il militare di leva e a politi-
camente controindicato ». sta
te pur certi che gli verra ne-
gata ogni facilitazione. Com
pagni, e ora che i died mi-
lioni di voti di sinistra ten-
gano mobilitati per cambiare 
questo esercito nel quale si 
vuole strangolare la democra-
zio. 

UN MILITARE DI LEVA 
(Padova) 

II Iungo viaggio 
della cartolina 
Carissimi amici, 

una cartolina, spedita dm 
Sestri Levante il 22 settem
bre 1372. e arritata a Manes-
seno di Sant'Olcese, a 62 km. 
di distama, in appena 13 
giorni. A piedi ci vogliono 13 
ore. 

Con ossequt 
Dott. OTTAVIO FERRANDO 
(Sestri Levante - Genovs) 

A scuola si sciopera 
e la TV tace 
Signor direttore, 

sono un bidello e chiedo ca
me mai la RAI-TV non hm 
parlato dello sciopero del 13-
14 ottobre del personale del
la scuola. Inoltre ho rilevato 
che la televisione non aveva 
neppure riferito, dicendone i 
motivi, che lo sciopero del 
2-3 ottobre era stato revocato. 
Pago il canone come gli al
tri e credo che sia mio di-
ritto essere informato, cosi 
come e un preciso dovere del-
Vente televisivo dare le infor
mazioni di carattere scolasti
co e sindacale. O forse an
che in questo caso c'e to zam-
pino di Scalfaro e compagnia? 
Tanti saluti. 

LOREDANO PANIZZA 
(Bologna) 


