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IL PIU' PESANTE ATTACCO DAL 1967 
lanciato da Israele intorno a Damasco 

Isterica campagna sulla stampa di Tel Aviv che minaccia rappresaglie anche contro la Libia — Una protesta formale al go-
verno di Bonn, che avrebbe dovuto « opporsi ai terroristi » anche a costo di una nuova strage — 65 morti e 75 feriti il primo 
bilancio del pesante bombardamento di ieri mattina — L'arti glieria siriana colpisce posizioni e kibbutz israeliani sul Golan 

DAMASCO 30 
Applicando ancora una vol-

ta la logica del tprrore e del-
la <( rappiesaglia », Israele ha 
scatenato stamani un pesan 
te attacco aereo contro i din-
torn! dl Damasco. nuetendo 
altre vittime fra la popo!a?io 
ne civile Gil aviogettl di Da 
yan si sono levatl In vo!o 
mentre tutta la stampa dl Tel 
Aviv — fiancheggiando gh 
esponentl governativl - or 
chestrava una campagna dai 
ton! isterlci e furenti per lo 
accaduto dl ieri. e soprattut 
to per II fatto che (sono paro 
le del portavoce dl Golda 
Melr, 11 mlnistro GalilM « non 
sia stato fatto nessun reale 
tentativo per opporsi al ter 
roristi arabi» Evidentemente 
per Tel Aviv era meglio pro 

vocare un'altra strage. come 
quella del 5 seitembre; e la 
usoddlsfazlone» espressa al-
iora p?r la « fermezza » delle 
autorita bavaresl lo confer-
ma chiaramente 

L'attacco aereo dl oggl ap 
pare dunque piu che mal in-
giustificato- la rappresaglia, 
Infatti. e sempre da condan-
nare ma in questo caso as 
sume un significato addirlttu-
ra pazzesco II dirottamento 
dl ieri non ha provocato nes 
suna vittima non ha coinvol-
to direttamente ne Israele ne 
cittadini israeliani e si e con-
cluso positivamente grazle al 
realismo e al buon senso dl-
mostratl questa volta dalle 
autorita tedesche Ma a 
Tel Aviv, come si e detto. tut 
to ci6 non e andato a genio. 

II racconto dei tre palestinesi 

scarcerati a Monaco 

« Dormivamo a terra 
e i poliziotti 

ci malmenavano» 
II dirottamento di domenica nelle testimonialize dei 
passeggeri • II commando era composfo da due soli 
fedayn - Un passeggero g'ordano ha fatto da interprete 

TRIPOLI. 30 
I dirottatorj del Boeing della 

compagnia tedesco occidenta 
le Lufthansa sono due. e non 
tre. Lo rlferisce l'agenzia e 
giziana «Men» Essi si chia-
mano Kassem saleh e Samir 
Al Sclahed ed hanno rispet-
tivamente passaporti del Slid-
Yemen e dell'Oman L'equi-
voco e nato perche un pas
seggero giordano. Motaz 
HomsL che ha fatto da inter
prete fra 1 guerrlglieri e lo 
equipaggio. e stato scambiato 
anche lui per un « feddayln ». 

I tre guerrlglieri liberati in 
seguito al dirottamento. Samir 
Mohammed Abdallah. Ibrahim 
Badram e Abdel Kader al Da-
nawi, hanno dichiarato dl es
se re statl maltrattati nel car 
cere dl Monaco. «Dormiva-
mo nudl in terra e il cibo 
era pessimo — hanno detto 
a un cronlsta della « Men » —. 
Perci6 abbiamo fatto uno 
sciopero della fame per quat-
tro glorni. I poliziotti face-
vano irruzione di notte nelle 
no3tre celle, cl plcchlavano e 
ci sputavano In faccia » I tre 
hanno quindi dichiarato di vo 
ler continuare a combattere 
«per la rivoluzione palesti-
nese fino alia vittoria». 

Alcuni membri dell'equipag 
gio del Boeing — riferisce la 
«Men » — hanno narrato che 
I guerrlglieri avevano slste-
mato bombe in diversi puntl 
aell'aereo. «ma non hanno 
mai minacciato i passeggeri o 
l'eQuipaggio » 

Dal canto suo 11 giomallsta 
spagnolo Salvador Saiazar. 
dell'agenzla aEfe». interro
gate a Piumicino (dove e 
giunto stamattina da Tripoli 
con altri sette passeggeri del 
Boeing) dall'agenzia Italia, ha 
dichiarato fra l'altro: « Devo 
dire che 1 dirottatorj. nono-
stante mi abbiano dato I'im-
pressione dl essere q uanto 
mai decisi a porre in atto le 
loro mlnacce e quindi a far 
sal tare I'aereo se i loro tre 
compagni detenutl in Germa 
nla non fossero statl nla-
sciatl. si sono comportatl con 
nol passeggeri in maniera e 

" stremamente cordiale.. Direl 
che e stato proprio grazle 
alia gentilezza dimostrata dai 
dirottatori che nessuno di nol 
ha per so la testa nel corso 
delle'15 ore in cui ci siamo 
trovati dentro l'aereo Mi e 
sembrato che tutti siano ri-
masti particolarmente tran-
quilil*. II pisseggero Hans 
Niemann, dl Monaco ha detto 
dai canto suo: «I euerrglieri 
hanno dlmostrat© grande san 
gue ffeddo anche nei mo-
mentf^drammatici che hanno 
preceduto ratterrasrgio a Za-
gabriai*. -

I passeeseri "banes! Rpmon 
Baikali e Hussein Ualid Ko!ei-
lat.-oltre a confermare I'at-
teggiamento cordiale dei 
guerrlglieri. si sono dichiarati 
•olidali con questo e con tuttl 
gli altri dirottamentl mess! 
in atto dai «feddayin • per 
ragionl connesse alia - lotta 
contro Israele. 

TUttl i prtn.~pil< ?onal a 
Tab! - dedicano oggi alia vi-
cenda ampio spazio II gior 
nale libanes? L'Orient Le jour 
avanz* 1'ipotes- fhe il dirotta 
mento possa essere !1 rtsul 
tato dl una collaboraz'On* Ira 
gli ambient! arab. interessati 
e oersonalita de. governo fe 

. derale tedesco occideniale. 
ensiose d' r solvere :n modo 
rao:do e semplire 1'imbaraz 
tante problema dei tre guer 
riglierl implicati nella trage 
dia delle O'.imoladi di Ma 
naco Processarl!. infattt. a 
vrebbe significato susc.tare 
un'ondata di proteste in ititto 
II mondo arabo D'altrs par 
te. non era possiblle tenerli ;n 
prigione senzi proce.sso per 
un perlodo indefinito I-i mi 
gliore solu? ore era qu.nd rh-
qualcuno s'incaricasse dj co 
jtrlngere Bonn a nlasnarli 

A Damasco 11 giornale AI 
Baas, or/ano del part to omo 
Bjmo, scrive che le az:om del 
palestinesi «sono seguite da 

milioni di persone, che le ac-
compagnano con partecipa-
zione ». 

II quotidiano tunisino As Sa-
bah afferma dai canto suo 
che « la saggia decisione del 
governo tedesco - occidentaie, 
ha permesso di evitare una 
nuova tragedia» e che la li-
berazione dei tre guerrlglieri 
e «uno smacco» per Israele. 

o L'operazione compluta ieri 
dai guerrlglieri palestinesi 
rappresenta una lezione per 
la Germania ovest. per Israe
le e per tutti gli altrl go
vern! che hanno condotto una 
slstematica campagna anti-
araba dopo il caso di Mo
naco — scrive infine il gior
nale egiziano Al Akhbar —. 
Questi govern! hanno lgno-
rato le cause autentiche che 
hanno portato ai dramma dl 
Monaco e si sono acconten-
tati di condannare cmicamen-
te 1 palestinesi e gli arabi... 
I palestinesi continueranno le 
loro azioni finche non sara 
scomparsa la causa delle loro 
sofferenze ». 

Bonn reagisce 
alle accuse 
di Tel Aviv 

Dal nostro corrispondente 
BERLINO. 30 

Si aggrava la tensione nei 
rapporti fra Israele e la Re-
pubblica federale tedesca. II 
governo di Tel Aviv ha con-
segnato oggi all'ambasciata 
di Bonn una protesta ufficia-
Ie nella quale si afferma tra 
l'altro che «l'atteggiamenfo 
tenuto ieri dai governo fede
rate nella vicenda del dirot
tamento del Boeing-727 della 
Lufthansa, ha contribuito a 
rendere piu debole e vulnera
ble la posizlone dei paesi del 
mondo nei confront! degli at-
ti terroristici». 
- L'ambasciatore della Ger
mania federale In Israele ha 
pero fermamente respinto le 
accuse di « capitolazione » ri-
volte al cancelliere Brandt e 
al governo di Bonn ribaden-
do il punto di vista della RFT 
sulla intera vicenda- «I con 
rlitti esistenti nel Medio 
Orlente sono maturatl al di 
la dei nostrl confini: la guer-
ra arabo-israeliana non e la 
nostra guerra. II mio gover
no deve agire secondo il di-
ritto internazionale» 
' II fatto che questa volta la 
decisione del governo di Bonn 
abbia evitato che la tragedia 
precipitasse nel dramma co
me e awenuto il 5 settembre 
a Monaco, non ha impedito 
al govemo di Tel Aviv di rl-
badire la sua posizione di In-
transigenza e di ricorso alia 
forza Israple. comunqtie. e 
isolato in questo suo atteg-
gia mento. perche oggi tutti i 
giornali della Germania fe
derale. compresi quelli della 
catena del reazionario Sprin 
qer notoriamente legato al 
settori piu o!tran?isti dplFop 
posizionp crtstiano democrati-
ca. salutano a tutte lettere 
la decisione. presa dai gover 
no bavarese e dai cancelliere 
Brandt, di liberare I tre su-
perstitf della strage di Mona 
co al flnp di evitare di far 
correre pericoli mortal! ad 
ostaeel Innocentl 

Nplla capltale della RFT 
si mette anche In rilievo il 
fatto che 1! governo federate 
ha sempre rifiutato la noliti 
ca dello scontro e le prove 
di forza mentre si ricorda 
ancora amaramente che i re 
sponsabll: del ma&sacro dl 
Monaco sono stati proprlo 1 
dirigent* di Tel Aviv 

Franco Petrone 

e la risposta e stata l'ordlne 
di decolio agli aerei per Ten 
nesimo raid terroristico. 

IJS localita bombardate sono 
tutte in un ragglo da 7 a 12 
chilometri intorno a Dama 
sco. Si tratta in particolare 
dei villaggi dl Duma. Ain Su 
chna, Harana e Ain Sakheb. 
Gli israeliani pretendono di 
avere colpito «basl dl fed 
dayn ». ma come si sa per lo 
ro ogni casa tenda. campo o 
villaggio dove vivano 1 pale
stinesi e una « base ». Un co 
municato delle forze armate 
siriane. Infatti, accusa Tel 
Aviv di aver fatto bombarda 
re '«un certo numero di lo
cality popolate fra Duma e 
Al Tall» 

Un primo bilancio provvi 
sorio dell'incursione parla di 
50 morti e 70 feriti civili, tra 
i quail una intera famlglia 
composta di padre, madre e 
cinque flgli. I guerrlglieri pa 
lestinesi, da parte loro, lamen 
tano 15 morti e 5 feriti. 

L'attacco — che e stato per 
Damasco il piu pesante dalla 
guerra del 1967 — e stato se
guito chiaramente dalla capi 
tale siriana. dove la gente e 
fuggita in preda al panico al 
rombo delle esplosionl. 

Nel pomeriggio, l'artiglie 
ria siriana ha bombardato ba 
si e kibbutz israeliani sul Go 
Ian. fra Kuneitra e Rafid. su 
un fronte di 22 chilometri. II 
bombardamento — ha detto 
un portavoce militare — « e la 
risposta alia vile aggressio-
ne compiuta stamani dai ne-
mlco israelianow. I kibbutz 
presl di mira sono quelli co-
struitl da Israele In territo-
rio occupato, violando le rl-
soluzioni dell'ONU. 

Due ore dopo, alle 17 lo
cal!. gli aerel di Dayan han
no eflettuato un secondo at
tacco, questa volta nei press! 
di Horns, non lontano dai con
fine siro-llbanese, colpendo 
con razzi e rafflche di mitra-
gliatrice un accampamento 
militare siriano a Tel Kalah. 

Come si e detto. la rappre 
saglia odierna si colloca chia
ramente nel clima dl isterl-
smo create in Israele — e fo-
mentato apertamente dai go
verno — per il dirottamento 
dl Ieri e la conseguente Hbe-
razione da parte tedesca del 
tre palestinesi superstlti dal
la tragedia del 5 settembre. 
In proposlto, l'ambasciatore 
israellano a Bonn. Eliashev 
Ben Horin, ha presentato 
una protesta verbale al ml-
nistero degli esteri della RFT. 
mentre il ministro degli este
ri di Tel Aviv. Abba Eban, 
ha convocato d'urgenza l'am
basciatore tedesco occidentaie 
Von Puttmaker. Una fonte di 
alto rango ha poi dichiarato: 
a Non permetteremo che la co-
sa rimanga cosi a II quotidia 
no Davar. assai vlcino agll 
ambient! governativi. arriva a 
mmacciare apertamente la 
estensione della rappresaglia 
in Libia, a colpevole » di ave
re ospitato. ieri sera. I tre pa
lestinesi rilasciati da Bonn. 
La Libia - scrive infatti il 
giornale — «verra considera 
ta ora da Israele come un par
tner del massacro di Monaco. 
atto a rlcevere la piena puni-
zione che uno Stato sovrano 
pud Infliggere agli assassin! 
dei suoi cittadini». 

Come si vede. a Tel Aviv si 
sta passando ogni limite. tale 
e lo smacco per quanto e ac
caduto Ieri e soprattutto per 
il fatto che, specie dopo la 
tragica esperienza di Monaco. 
nessun Paese europeo voglia 
seguire il governo di Golda 
Meir sulla strada della repres-
slone pura e semplice. costl 
quel che costi, anche a prez-
zo d! decine di vite innocen 
tl. quail erano quelle de! pas
seggeri e dell'equipaggio dello 
aereo dl ieri. 

Significative in proposlto 11 
commento del quotidiano 
Omer (uno di quelli che. die-
ci gio ml fa, avevano esaltato 
1'assassinlo di Wael Zuaiter a 
Roma): a Ad Israele — esso 
scrive — e permesso di com
plete qualsiasi atto per col pi-
re i terroristi e i loro man-
dantl. Israele ha il diritto e 
il dovere di ordinare alle sue 
forze di colpire il terrore e I 
terroristi ovunque e in tutte 
le forme possibili» Israele 
cioe pretende di arrogarsi il 
diritto e 11 dovere di dettare 
legge in tutto II mondo e di 
mettersi. come ha sempre fat
to, sotto i piedi le decision! 
deH'ONU e le Ieggi che rego-
lano la convivenza fra gli Sta
tl. Ed e ancora in questo spl-
rito che il giornale Haaratz 
intima a Bonn e alia Luft
hansa dl oospendere tutti I 
voll con Beirut e con qualsia-
si altra capitale «che of fra ai 
plrati dell'aria aiuti e ri-
paro* 

Intanto. come si e vlsto. i 
pi rat I dell'aria israeliani con 
tlnuano a pretendere di «ri-
scattare 1'onore offeso» spar-
gendo ccn I loro bombarda-
mentl. il sangue di centinaia 
di vittime civili 

Colloquio fro 

Douqlas-Home 

e Chi Peng-Fei 
PECHINO. 30. 

H mlnutro degli esteri In 
glese. sir Alec Douglas Ha 
me. che si trova in vlslta 
ufflciale nella Cina popolare. 
ha avuto oggi un colloquio 
dl due ore con il suo colle-
g» cinese Chi Peng Pel. La 
magglor parte della conver
sazione e stata dedlcata ai 
probleml europel 

DAMASCO — Le dlstruzionl prodotle dai precedente bombardamento nella zona dl Maisalun 

I l grande sforzo sociale compiufo dai piu giovane 

Stato d'Europa nella Pubblica istruzione 
1 ' — ^ ^ — • • • • I • • ! I II i — ^ — ^ ^ ^ • ^ • - • 1 I , ! ^ 

RDTrlascuola 
nella fabbrica 

Appunti di viaggio nelle 10 classi dell'obbligo - In un anno spesi oltre mille mi-
liardi per la scuola • II collegamento costante con il luogo di lavoro - La«selezione» 
L'incontro nell'antico convento di Meissen dove sfudiano i dirigenti delle cooperative 

DI RITORNO DALLA RDT, 
ottobre. 

Arriviamo alia scuola di 
Heynltz, un centro agricolo 
nella campagna dl Dresda, 
verso le 12. I ragazzl, che In-
contriamo lungo la strada, 
stanno uscendo per l'ora del 
pranzo. L'edificio e un palaz-
zotto fine '800 dalle ample ve-
trate e con gli scallni plenl 
d'erba. La prima Impresslo-
ne, una volta entrati in una 
grande aula calda, e la quan
tity e la ricchezza del mate
r ia l didattlco: apparecchi, 
animal! imbalsamati, strumen-
ti di laboratorio per lo stu
dio della fisica e della chl-
mica. Ci accoglie il giovane 
direttore della scuola (noi 
siamo una delegazione, unita-
ria. della Alleanza nazionale 
del contadlni in visita e ospi-
te della RDT). Ci spiega co
me funzlona l'lstruzlone pub
blica nel piu giovane SUto 
d'Europa, precisando sublto 
che essa e gratuita in o;:ni 
grado e livello; e che lo Sta
to nel '71, ha speso 6,4 ml-
liardi di marchl, par! ad ol
tre mille millardi di lire. E 
non dimentichiamo che gli 
abitanti della RDT sono ap-
pena 17 milioni... 

Qualche breve informazione 
prelimlnare sugli asili nido e 
i giardini d'infanzia. Tra pa-
rentesi: avevamo avuto modo 
di visitare prima dell'incon-
tro al Politecnico. l'asilo del
lo stesso centro agricolo, rl-
cavato da alcuni local! dello 
antlco bellissimo castello ba-
ronale, a qualche centinaio di 
metrl dalla scuola. U i figll 

Conferenza stampa della Lega cooperative chiarisce le responsabilita 

LA PR0TEZI0NE AGLI SPECULATORI 
AGGRAVA L'AUMENTO DEI PREZZI 

Un rincaro della carne del 6% all'estero trasformato nel 30% per il consumatore italiano • Negato 
il finanziamento pubblico per una parte delle case dei cooperatori e degli investimenti dei coltiva-
tori associati - Vendite straordlnarie nei negozi cooperativi e lotta per ridurre le imposte sul consumi 

L'aumento del prezzi ha 
raggiunto Hveili senza prect 
denti proprio mentre 11 go
verno proclamava il suo Un 
pegno contro il carovita. La 
conferenza stampa che il pre 
sidente della Lega cooperati
ve. Silvio Miana. ha tenuto ieri 
a Roma ha chiarito il perche 
Non una delle proposte dl 
lotta al carovita presentate ad 
Andreottl ed ai suoi ministrl 
in un memoriale di un me-
se fa e stata presa seriamen 
te in considerazione II tito 
lare dell'Industria on. Fer-
ri. ha mandato una lettera di 
a assicurazioni» nella quale 
non riesce ad assicurare nem 
meno la rlchlesta piu ele 
mentare: un incontro ed un 
confronto con i dirigenti del
le organizzazioni cooperative 
del consumatori. coltivatori, 
inquilini Da Andreotti e dai 
ministrl dei Lavori Pubbllcl 

ed - Agricoltura non venuto 
nemmeno il riscontro episto-
lare. 

Alia Lega fanno capo 7 ml-
la imprese autogestite con due 
milioni di socl. Una delle sue 
maggiori esperienze e pro 
prio nel campo della riduzio-
ne dell'area speculativa nella 
fase della distnbuzione al 
dettaglio: e stato accertato 
che facendo la spesa in una 
cooperativa si risparmla, in 
media, il 23%: costruendo la 
casa in una cooperativa a 
proprieta Indivisa si rispar
mla dai 30% al 50%. Ma essa 
non rappresenta soltanto un 
settore economico alternatl 
vo. quello dell'autogestlone. 
valido per agricoltura. art!-
gianato, dlstribuzione e capa 
ce di interessare tutte le im 
prese familiar], ma ancne 
un centro di elaborazione e 
di proposta. 

Miana ha ricordato I'azione 
condotta per ottenere la rl-
duzione delle imposte sui 
consumi Oggi anche la Co-
munita europea deve ricono-
scere che, per lottare con-
tro il carovita, un mezzo ef-
ficace e anche la rlduzione 
del prelievo fiscale sui beni 
di prima necessita. Le pro
poste della Lega per la ridu-
zione delle aliquote dell'IVA 
sono state accolte solo in par
te; occorre dunque ottenera 
alleggerimenti sostanziali, 
specialmente in fatto di impo
ste di fabbricazione Ed in-
sieme necessita un controllo 
sui prezzi: in occasione del 
«decretone» — ha ricorda
to Giulio Spallone. dell'As-
sociazlone consumo — i gros-
sisti col pretesto delle nuo-
ve imposte a arrotondarono » 
i prezzi aumentando il dop-
plo deU'imposta. Altrettan-

Una serie di misure a favore dei lavoratori 

Aumento delle pensioni 
da domani in Romania 

Dal nostro corrispondente • 
BUCAREST. 30 

II primo novembre entrera 
in vigore in Romania il decre-
to del Consiglio di stato che 
prevede l'aumento generale 
delle pensioni. A partire da 
quella data saranno infatti ri-
toccati tutti gli assegnl men-
sili ai pensionatl per vecchiala 
come pure quelli degli inva-
Iidi di guerra, delle vedove e 
degli orfani. 

Questi aumenti rientrano 
nel quadro delle complesse 
misure decise dalla conferen
za nazionale del partito per 
aumentare le entrate del cit
tadini. Contemporaneamente 
agli aumenti entreranno In 
vigore anche alcune modifi-
che alia legge sulle pensioni 
che porteranno ulterior! no-
tevol: vantaggi ai vecchi lavo
ratori. 

Gli assegnl minimi sino a 
550 Lei saranno aumentati del 
trenta per cento mentre per 
gli altri e previsto un incre-
mento del 25. del 15 e del 10 
per cento a seconda del pe-
nodo in cui e awenuto 11 pen 
sionamento e deU'assegno 
mensile goduto Questi aumen 
ti differenziati tendono a ri
durre i dislivelli di trattamen 
to esistenti in seno alle stesse 
categorie di pensionatl. 

Per il pagamento degli au
menti che avra inizio la set-
timana prossima e per 1 nuo 
vi oneri previsti dalla modi 
fica della legge sino alia fine 
dell'attuale piano quinquenna 
le lo Stato sosterra una spe 
sa suppletiva di oltre cinque 
miliardi e mezzo di Lei. 

Accanto a queste misure 
che rientrano nel quadro del
la politics economic*, 11 go
vemo romeno sta cercandd dl 
rafforzare, neU'lntereasa del 

1 cittadini, la dlsclpllna social*. 

Da qualche mese a questa 
parte, infatti. nei negozi. net 
cinema e nei ' ristoranti. sia 
della capltale che del resto 
del Paese. fanno la loro im 
prowlsa apparizione dei clien-
tl imprevisti e talvolta anche 
indesiderati. Sono i membri 
delle commission! di control
lo civico, Istituite per legge. 
che effettuano i loro quotidia 
ni sopralluoghl per andare al 
la ricerca. e nel limite del 
possibile eliminare, delle fon-
ti di malcontento e di pro
testa dei cittadini consuma
tori. per II modo in cui spes 
so sono serviti e trattatl. 

Queste commission!, forma
te da tre a sette persone vo-
lontarie in rappresentanza de; 
sindacati e delle altre orga 
nizzazionl di massa. in quat 
tro mesi di attivita hanno ef 
fettuato nella sola Bucarest 
centinaia di contro'.Ii di cui 
quasi un terzo in ottobre. 

Nel corso delle visite i com 
missari volontari spesso non 
fanno altro che avere la con 
ferma di situazionl gia speri 
mentate personalmente- scar 
sa igiene e pulizia dei local' 
disonesta e piccole mberie nei 
negozi. cattivo funzionamen 
to dei servizi. merce scaden 
te ecc. 

Questi sono solamente alcu
ni tra i molti casi negativi se 
gnalati Ma questa volta e 
con questo controllo sociale. 
vengono resi di pubblico dom! 
nio non dalla solita voce del
la strada, ma attraverso ampi 
documentati articoll sulla 
stampa, con dettagliate indi-
cazlonl dei negozi, nome e 
cognome dei responsabili delle 
infrazlonl nonchtf le sanzionl 
Inflitte loro. e interessanti ser 
vizi alia televlsione. 

Silvano Goruppi 

Rapporto di 

Bilak al CC 

del PC cecoslovacco 
PRAGA. 30 

Vasil Bilak. membro del 
presidium e segretario del co-
mitato centrale del PC ceco
slovacco, ha tenuto un rappor
to al CC nunito in sessione 
pienaria per dLscutcre le que
stion] ideologiche. 

Bilak — secondo le informa-
zioni diram-ate dalle agenzie 
ANSA-AFP — ha definito il 
a presunto model lo di social i-
smo cecoslovacco». cioe le 
esperienze fatte durante il pe-
riodo in cui Dubcek era segre
tario del partito. «nient*a!tro 
che una compilazione eclettica 
dei different! postulati dei so-
cialLst: di destra, di different! 
teorici borghesi e del "masa-
rykismo" in quanto ideologia 
della borghesia cecoslovacca ». 

Bilak — ?empre secondo i 
resoconti di agenzla — ha 
inoltre affermato che «le for
ze controrivoluzionarie J> sono 
state sconfitte « con mezzi po
litic! ». Ha lamcntato inoltre 
che tall forze siano sopravvis-
sute e che cerchino ora «di 
nuocere al sistema soclallsta ». 

Bilak ha quindi criticato 
l'illusione che egli ha attribui-
to a ad alcuni rappresentanti 
di movimenti progressist! nei 
paesi capitalist! », secondo cui 
la coesistenza pacifica impli-
cherebbe «la posalbilita di 
una riconciliazlone di classe e 
di una coesistenza nel settore 
Ideologic© *. 

/ 

to stanno gia facendo. In que 
sti glornl. le Industrie dolcia 
rle. Le cooperative pubbli 
cheranno 1 listlni con o sen 
za imposta, denunceranno I 
nncarl dl' listino che l'indu-
strla sta preparando Gioche-
ranno, cioe, un ruolo dl « de-
terrenten e di richiamo alia 
oplnione pubblica ed al go
verno. In questo quadro pro-
muovono, dai 3 al 13 novem
bre, una campagna dl vendi
te straordlnarie di prodottl 
provenienti direttamente dal
le cooperative agrlcole, dl 
qualitA. Ma questo vale nella 
mlsura in cui concorre a pro-
vocare inizlative ed Interven-
ti oolitic! generali. 

Per la carne, ad esemplo, 
affldando la manovra delle 
Importazioni all'Azlenda dei 

mercati agricoli (AIMA) in mo
do da programmare gli acqul-
sti all'estero e controllare 11 
divario di prezzi estero-inter-
no. Gil importatorl privatl, 
spesso appoggiatl a grand! 
gruppi finanziari nazlonali, 
hanno trasrormato un rinca
ro del 6% nel prezzo interna
zionale della carne in rincari 
del 30% per il consumatore 
italiano. 

La manovra delle impor
tazioni pud spodestarli e, 
insieme, creare lo spazio nel 
quale impiantare un program-
ma di aumento della produ-
zione nazionale dl carne. Val-

do Magnani. presidente deil'As-
sociazione agricola. ha ricor
dato I'assemblea in corso ieri 
a Flrenze dellllnione alleva-
tori nel corso della quale so
no state indicate le vie per 
dare nuovo svlluppo alia pro-
duzione ltallana di came. 

Occorrono pianl zonal! e. in 
questo ambito. I'assegnazione 
di finanziamento pubblico a 
imprese contadine associate. 
FT stato fatto tutto il contra 
rio. f mora, polche sui f inanzia-
menti pubblici si decide diret
tamente a Roma (anziche, co
me di competenza. alle Regio-
nl) e spesso na piu proba-
bilita di ottenere il finanzia
mento un galoppino-padrone 
della DC interessato a sfrutr 
tare 1 braccianti che una one 
sta e libera cooperativa di con
tadlni. Le cooperative della Le
ga su programmi di invest! 
mento per 30 miliardi se ne 
sono visti respingere 27. 

K in mezzo a queste dlffl-
colta politiche general! e lot
ta ndo contro di esse die r.i 
sviluppa il movimento coope-
ratlvo. Walter Briganti. presi
dente deirAssociaz:one AOita 
rJone, ha informato che ol
tre 300 mlla famiglie si sono 
associate per avere la casa 
a basso prezzo. tramite espro-
prlo delle aree e costruzione 
con garanzia pubblica (moite 
in cooperative di migliaia di 
persone, a proprieta indivi
sa). Sono statl presentati pro
grammi per 500 milJardl, una 
vera alternativa sia al caro-
casa che alio svlluppo specu-
lativo deirindustria edilisia. 
Ecco, perd, che il govemo non 
proporzlona t flnanzlamenti al
le richleate, bloccando una par
te dei programmi e rallenta 
le coatruslonL 

delle contadine che operano 
nella cooperativa vengono rac-
colti da un pullman che glra 
nelle cinque frazionl del co-
mune. Nei piani superior! del 
castello — abbandonato dai 
barone quando capi che la 
riforma agrarla non faceva 
per lul — e'e la sede della 
cooperativa. 

Ma torniamo In classe. Cir 
ca 11 70 per cento del bam
bini della RDT, dai 3 al 6 
anni frequenta i giardini di 
infanzia. Per gli altri la pre-
parazione prescolastica avvle-
ne nei « gruppi di gioco» or-
ganizzati nel quartiere o nel 
villaggio. 

A sette anni si entra nella 
scuola d'obbligo («Scuola di 
Istruzione generale e polltec-
nlca») che dura dleci anni, 
con gli stessl programmi per 
tutti, in citta o In campagna. 
Nella prima fase della forma-
zlone (dalla 1. alia 3. classe) 
i giovani apprendono le no-
zionl elementari del leggere, 
scrivere e far di conto. Nel
le 4-5 ore dl lezione studia-
no tedesco, matematlca, dlse-
gno, giardinaggio e fanno gin-
nastica. Nel grado successivo 
(dalla 4. alia 6. classe) le no-
zionl elementari vengono ap-
profondite: e si comincia a 
studiare qualcosa di biologia, 
geografia. storla, con nozionl 
speclfiche, ampliate successl-
vamente, sulla storia della pro
pria regione, o del proprlo 
paese. Dalla 7. alia 10. classe 
nuove materie: dalle llngue 
straniere alia fisica, alia chi-
mica, aU'astronomia, all'inse-

gnamento politecnico, alia edu-
cazione civica. L'impegno au-
menta con un doposcuola dl 
due ore. In particolare l'lstru
zlone e la formazione polltec-
nlca. che nel gradl Inferiorl 
viene impartlta nel lavoro pra-
tico sul legno. metallo o pla-
stica o appunto nel giardinag
gio, fa registrare un salto di 
qualita. Gil alunni si collega-
no direttamente all'azienda o 
alia coperativa della zona: si 
formano gruppi di studi che 
si trasferiscono nel luogo di 
lavoro e dagll incontri con gli 
operai o i contadlni appren
dono nozionl di meccanica. 
elettrotecnica o dl produzio 
ne agricola. 

Inoltre per gli allievi del 
grado superiore che mostra-
no altl rendimenti o partico-
lari attitudinl e'e la possibi
lity di frequentare classi spe
cial! per la matematica. la 
chimica. 1'agricoltura e le ma
terie tecniche. Gli ammessl in 
questi corsJ collateral! vengo
no solitamente portati (con 
due anni di scuola media su
periore: 11. e 12. classe) alia 
maturita. alia quale si giunge 
anche, conclusa la scuola d" 
obbligo, frequentando per 3 
anni. i 189 istituti professio
nal!: qui vengono insegnate 
60 materie, dei settori inge-
gneria, tecnica. economia. 
medicina. pedagogia. arte 

I criteri 
« selettivi» 

«II 90% degli studentl — 
precisa il nostro direttore — 
finisce il corso decennale». 
La preclsazlone suscita una 
immediata domanda: «E II 
restante dieel per cento?». 
Lascia la scuola — e la rispo
sta — all'ottava classe (a 14 
anni) e dopo un corso di for
mazione professlonale dl tre 
anni (paragonabile ma non 
troppo al nostro apprendlsta-
to) entra nell'attivita produt-
tiva. II problema sollevato por
ta la discussione sui criteri 
«selettivi i» adottati dagli in-
segnanti. Una giovane compa-
gna delle ACLI di Padova po
ne la questione della «meri-
tocrazian: ma come — dice 
— ci sono i voti?.„ anche le 
pagelle?._ persino 1 bocciati? 
II dibattito si accende anche 
se il giovane direttore con 
estrema calma precisa che 
oessendo la scuola gratuita e 
aperta a tutti, 1 migliori han
no diritto ad andare avanti~ 
Questi allievi — aggiunge — 
cui nol consigliamo di lascla-
re la scuola all'ottava clas
se sono i piu a pigri». Ma 
per loro. come d'altronde per 
nessuno. I'istruzione non e It-
mitata. Una volta awiatl al 
lavoro hanno la possibilita, — 
se scoprono di aroare lo stu
dio — di frequentare corsi se
rai! o per corrispondenza che 
danno la possibilita di a.-ri-
vare fino aH'universIta. Per 
quanto riguarda i voti (da 
uno, il piu alto a 5 il piu 
basso) cita il principio socia-
Iista deU'emulazione. Sul nu
mero dei « respinti* precisa: 
«In un anno, su 250 studen-
ti che f requentano questa scuo
la (vi sono ragazzi del grado 
superiore. dalla 7. alia 10. clas
se) ne sono stati bocciati S, 
e il giudtzio degli insegnanti 
non si basa suU'imprepara-
zione in una certa materia, 
o su qualche scritto sbaglia-
to, ma e complessivo. e ri
guarda il coroportamento e la 
preparazione del giovane, per 
tutta la durata della scuola*. 

Cosa succcde flnita la scuo
la d'obbligo? Abbiamo vlsto 
come (a parte il caso di quel 
10% che si ferma all's, clas
se) si possa raggiungere la 
maturita e da questa passare 
quindi all'universita o alle 
scuole superior! Ma un'altis-
sima percentuale del giovani 
— sulla base anche del Pia
no economico nazionale — fre
quenta le scuole dl formazio
ne professlonale di due anni. 
Ne eslstono 1200. Da queste 
pu6 passare all'attlvita pro-
duttlva con la quallflca dl 

operalo speciallzzato o alia 
scuola tecnica, che a sua volta 
apre le porte all'universita. 
Chi sceglle dl lavorare, ha 
sempre la possibility dl fre
quentare corsl per corrispon
denza fino al llvello superio
re. Va preclsato che questi 
ultlml — per 1 quail si do-
vrebbe fare un dlscorso a par
te — non hanno niente a che 
fare con quello che da nol 
sono i corsl per corrisponden
za, ma al contrario, sono fre-
quentatissiml. e statall. e for-
se per questo hanno assunto 
un rilievo di importanza so
ciale. 

Un dato significativo e che 
tutti coloro che escono dalla 
scuola dell'obbligo hanno la 
possibilita di apprendere un 
mestiere e pol dl avere un 
lavoro. La maggior parte del 
giovani riceve la formazione 
professlonale blennale in scuo
le d'azienda, che dipendono 
direttamente dalla direzione 
aziendale. 

Istruzione 
e lavoro 

Le Unlversita e gli Istituti 
superior! nella RDT (come 
d'altronde tutta I'istruzione) 
sono caratterizzatl da! princi
pio dell'unita tra Insegnamen-
to, ricerca ed educazione alia 
dottrina marxista-leninista. 

Le facolta sono state abo-
llte per l'esigenza di orienta-
re I'istruzione universltaria 
verso 1 compltl da risolvere 
nel rami determinant! per 
l'economia nazionale. In que-
sto senso s! e giuntl alia 
formazione dl «sezioni» (da 
non confondersi con i nostn 
fantomaticl dipartimenti) di 
lavoro collettivo. interdiscipli
nary In cui, ancora una vol
ta. alia ricerca (o studio di 
base) si accompagna I'arric-
chimento « pratico » che s; rea 
lizza in uno stretto contatto 
fra lo studente e il suo pro*, 
slmo settore di attivita. Il cor
so universitario dura 4 o 5 
anni. Attualmente nella RDT 
esistono 54 universita e isti 
tuti superiori. 

II dato che appare assolu-
tamente rivoluzionario ai no
strl occhi di « vittime » della 
istruzione pubblica (se cosi 
si pud chlamare) italiana, e 
la capacita espressa dalla 
RDT nella stretta correlazio-
ne tra scuola e realta. fra 
istruzione e altri settori della 
societa. fra conoscenza e la
voro, Insomma fra prassl e 
teoria II tentativo e yuello 
dl creare uominl che ad una 
elevata preparazione tecnieo 
sclentifica sappiano accompa-
gnare una capacita rii .moe 
gno operativo, intellettuale e 
fisico. L'obiettivo di fonrio e 
quello dl realizzare un amal-
gama qualitativamente nuovo 
fra istruzione generale, poll-
tecnica e professionale: un 
obiettivo che cl e stato pos
sibile concretamente misura-
re nella visita all'istituto su
periore per «quadri diriaenti 
delle cooperative » di Meissen, 
una deliziosa cittadina sui 
lElba. 

II primo incontro si svol-
ge nel salone di un antico 
convento (la scuola Sant'Afra 
di Meissen dove studld il prin-
cipale rappresentante deH'il 
luminlsmo tedesco, Lessing. 
come ricorda una lapide) e 
1'atmosfera e quella dl una 
Accademia delle scienze. Ci 
ricevono tre docenti: quelli di 
economia agraria, di filosoMa 
e di programmazione sclentifi
ca. La scuola accoglie 100 .stu
dent!, tutti sopra 1 25 anni, 
dirigenti di cooperative. Dopo 
due anni ricevono un diplo
ma a livello universitario V:-
vono nel « convento » con una 
borsa di studio di 330 rnar-
chi. piu un aiuto alia faml
glia. se sono sposati. Veneo-
no scelti su segnalazione del
la stessa cooperativa. per le 
loro capacita di dirigenti (han
no tutti il diploma di perito 
agrario). II livello dello stu
dio e scientifico e si svilup
pa su tre precis! filoni: II 
marxismo-Ieninismo. in rap 
porto al mondo contadino; 
l'economia neH'agricoltura so-
cialista e il diritto agrario; 
l'economia socialist* di im-
presa (problem! di direzione, 
di programmazione. organiz-
zazione, contabilita. controllo, 
ecc). L'istituto dipende dai 
ministero deH'Agricoltura ed e 
stato fondato nel "62. Duran
te il corso II rapporto con le 
cooperative non si smarrisce: 
le stesse tesi di laurea sono 
direttamente suggente da pro
blem! specific! di quel dato 
centro agricolo e spesso ven
gono discusse con i contadl
ni. GH "studer.tr lavorano. in 
gruppi di studi: a volte ti 
trasferiscono direttamente sul 
« campo» e dall'incontro ron 
I cooperatori approfonr*<srono 
le proprie conoscenze o din-
no consigli L'istituto - a) 
cui diploma si pud accedere 
anche con corsi di corrlsoon 
denza e che da vita anche a 
corsi di aggiomamento. ocn 
5 anni, della durata da uno 
a tre mesi — svolge una oe 
culiare attivita di ricerca sul 
l'economia soclallsta di im 
presa, dando anche un fatti 
vo contribute all'elabora/ione 
delle scelte politiche nazlonali 

Nei corridol. nella crande 
mensa, nella biblloteca. o nel 
le «celle» degli studenti im 
maginl di Lenin. Marx, En 
gels e del compagno Honccker 
L'ldea che siamo in una scuo
la «dl partito» non toell? 
niente al fascino dl • quMto 
istltuto dl ricerca... 

Francesca Rasp^nl 
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