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Anche le scuole in sciopero 
Domani gli insegnanti, il personale non docente e gli studenti parteciperanno alia grande giornata di lotta Ra
tionale assieme a tutto il mondo del lavoro - Con i sindacati scuola delle tre Confederazioni aderiscono alio 
sciopero lo SNASE per le elementari, il CNU per le universita ed il sindacato musicisti - Vasta mobilitazione 
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La decisione 
dei sindacati 

« I sindacati confederali SINASCEL-CISL, SISMCISL, 
CISL-Universita, SNSCGIL, FAS-UIL e il sindacato Na-
zionale Scuola (SNASE) e le organizzazioni della scuo
la. Comitato Nazionale Unlversitario e Sindacato Mu
sicisti Italiani, aderiscono alio sciopero generate procla-
mato per 11 giorno 12 gennaio 1972 dalla Federazione 
CGIL-CISL-UIL e invltano il personale non docente, do
cente e direttivo della scuola di ogni ordine e grado a 
parteciparvi con una intera giornata di astensione. 

L'azione dei Sindacati scuola. mentre si inserisce in 
quella per le riforme sostenuta da tut t i 1 lavoratori, 
che per la scuola riguardano particolarmente il diritto 
alio studio e la riforma della scuola secondaria, artisti-
ca e universitaria, vuole riproporre. nello stesso tem
po, una sollecita soluzione del problemi specificl, giu-
ridlcl ed economici di tut ta la categoria secondo le ri-
chieste ripetutamente avanzate al governo. 

Alio sciopero del 12 gennaio prossimo seguiranno al-
tre azioni unitarie articolate e nazionali se 11 governo 
persistera nel suo atteggiamento negativo». 

Partecipano domani alio sciopero generate anche gli insegnanti, il personale non docente 
della scuola, gli studenti. Per le « materne n e le elementari, I'astensione si prospetta totale, poi-
che le organizzazioni dei maestri (Confederazioni e SNASE) hanno proclamato unitariamente 
la partecipazione alia giornata di lotta. Anche *li atenei dovrebbero rimanere bloccati, data la 
adesione della CGIL, CISL. UIL e del CNU. Piu complessa la situazione negli istituti medi e 
secondari, dove i .sindacati autonomi hanno diciiarnto di preferire un'azione isolata ed hanno 
rimandato pert-id una loro e 
ventuale a/ione di sciopero a 
data da stabilire. 

A giudicare dalle piu recenti 
fasi dell'agitazione del perso
nale scolastico. sembra con-
creta la pruspettiva di una lar-
ga adesione alio sciopero di 
domani anche di quei docenti 
che solitamente sono influen-
zati dai sindacati autonomi. I 
motivi clie portano gli inse-
gnanti ad una partecipazione 
i>empre piu numerosa alle azio
ni rivendicative unitarie sono 
maturat i particolarmente in 
questo ultimo periodo. 

La pohtica scolastica gover-
nativa inTatti non riesce piu 
ncmmeno a disporre di quel 
pur limitalo spazio di mano-
vra che gli aveva consentito 
fino a poco tem|Ki fa. anche 
grazie ai sindacati autonomi. 
di illudere ed inqannare una 
grande par te del corpo do
cente. 

Venuto al pettine il nodo del-
lo s t i to giuridico. arrivati al 
punto di rottura alcuni proble
mi material! (aule. attrezzatu* 
re . e c c ) . gravemente compro 
messa persino la cosiddetta 
« normale » ammmistrazione 
(ricostruzione delle carr iere 
ormai in ar re t ra to di anni. 
molteplicita e contraddittorie-
ta delle disposizioni ministe-
rial i . e c c ) . e divenuto sempre 
piu difficile per il governo de-
viare il malcontento degli in 
segnanti verso falsi obiettivi 
(la contestazione studentesca. 
pe r esempio). ammorbidirlo 
con il ricorso alia demagogia 
(la « missione ». e c c ) . stru-
nicntalizzarlo per fini conser-
vatori (la scuola « tempio > 
per i i migliori ». e c c ) . 

II professore che non riesce 
da anni ad ent rare in ruolo 
perche il governo non gliene 
da la possibilita. I'insegnante 
che vede codificare nei suo 
contratto di lavoro con lo Sta-
to un trat tamento quantitativo 
e quahtativo subalterno. il do 
cente costretto a far lezione a 
troppi alunni. in locali preoa 

ri, con turm scombinati. senza 
sussidi didnttici. alle prese 
con un sistema che lo espone 
quotidiniuimente ad essere og-
getto e soggetto di aibitri i . 
toccci con mano quanto lontano 
sia quello * status » di indipen-
den/a e di autonomia. di ele-
vata e rispettata quaiifica pro
fessions le. in nome del quale 
gli sono stati chiesti finora sa-
crifici e consensu Spinto dalla 
crisi che lo investe ogni giorno 
di piu. I'insegnante sta fati-
cosamente approfondendo ana-
l;si. chiarendo responsabilita, 

Piattaforma 
rivendicativa 
del SNSCGIL 
II sindacato scuola CGIL 

ha recentemente riassunto i 
suoi obiettivi di lotta nei se-
guenti punti: 

U N O STATO G I U R I D I C O 
D E M O C R A T I C O che assicu-
ri il miglioramento delle 
condizioni normative e retri
butive in un processo pere-
quativo degli siipendi; la 
geslione sociale e la demo-
crazia organizzata nella 
scuola; le liberta sindacali 
e i diritti democratici all ' in-
terno della scuola; la rapi-
da soluzione del problema 
dei non di ruolo; 

UNA R I F O R M A D E L L E 
S T R U T T U R E SCOLASTICHE 
che garantisca I'effettiva 
gratuita e il diritto alio stu
dio da assicurare ai figli dei 
lavoratori; lo sviluppo della 
scuola materna pubblica in 
tutto il territorio nazionale; 
la realizzazione del tempo 
picno nell'intera fascia del-
I'obbligo; un rinnovamenio 
della scuola secondaria e 
dell'universita in funzione di 
un diverso sviluppo economi-
co e sociale del paese. 

se&nalazioni 
M a r i o L o d i c i s u o i r a g a z z i , C I P I \ E i u a u d i , 

p a g g . 85 , L . 1200 

Questo racconto (e la s tona di un passero) e esemplare per 
molti vers!: vj nconosciamo l principi di un'educaz one nuova. 
fondata sull'osservazicne e sullo spirito critico. sul senso della 
solidarieta e suil ' impegno civile; vi t roviamo il con t rano delle 
vccchie stor:e sui passeri che mfestano col loro sentimentali-
smo e moralismo i libri delle elementari; e poi il frutto di un 
rapporto educativo ctie ha liberato la creativita e rimmagina-
zione dei bambini senza concedere nulla alio spontaneismo 
confuso. che trov.amo esaltato in certi libri « scnl t i da bam
bini ». Si potrebbe fare tut to un discorso sull'uso dell 'imma-
gmazione. che in questo racconto non e mai sra tui ta . non e 
mai un invito all'evasione. ma e ancorata a osservazioni pre
cise. a volte di un'esattczza che sorprende. E poi si sviluppa 
man mano tu t ta una morale umana e combattiva: « Anch'io 
h o fame — dice Cipi — ma non dobbiamo perdere il lume del
la ragione», « Un momento compagni! l e n . gabbia e cordicel-
la c'erano? ». « Osserva bene ». dobbiamo « resistere di pjii al 
la fame »; e ai f gli. Cipi e la sua compagna insegneranno « ad 
a p n r e bene gli occhi per distinguere il vero dal falso, ad essere 
coraggiosi per difendere la liberta >• 

W . I I . C O C K C R O F T « I v n s t r i b a m b i n i e l a 
m a t c m a t i c a » , Z a n i c h e l l i , p a g g . 32, L . 600 

II metodo Nutrield. ampiamente spenmenta to nelle scuole 
ing'esi. viene esposto qui ai genitori. perche s. rendano conto 
delle differenze t ra vecchio e nuovo insegnamento della mate-
matica, capiscano le cose « strane » che t loro bambini fanno a 
scuola, indecifrabili in base all'esperienza scolastica della ma
tcmatica che 1'adulto ha fatto a suo tempo Molt, di noi — di
ce l'A. — erano abili nelle operazion; ma mcapaci di risolvere 
l problemi; facevamo operazion: di cul non potevamo compren-
dere il significato; imparavamo le «usuagl ianze» senza aver 
fatto mai caso alle disuguaglianze. ecc L'apprendimento mo-
d e m o della matemalica si basa su operazioni concrete, sul
l'uso di material] , suU'espenenza. Cosi. p e s . 1'umta di misura 
s tandard (il litro) non viene usata finche i bambini non han
no fatto « sufnciente espenenza con unita di loro scelta. come 
un barattolo d'acqua »; la base decimale viene accettata .solo 
dopo avere provato «qualsiasi scala a piacere», ecc Ma i 
bambini possono ricavare tut t i i frutti del nuovo metodo solo 
se contmuano anche a casa a fare espenenze « significative »; 
i genitori dovrebbero quindi « riconoscere il filo condut tore» 
della attivita del bambino, manifestare interesse per le sue 
scoperte ed esplorazioni. Questa a guida » per 1 genitori pre-
auppone che i bambini siano gia stati raggiunti, nelle loro clas-
si, da una didattica progressiva; purtroppo sono pochi i geni
tori italiani che vedono novita nel quaderno di matcmatica 
dei figli! 

m. I. 

eercaiulo linee di azione. pos-
sibili alleanze. 

Nello stesso tempo. l*inter-
vento sempre piu organico e 
deciso delle Confederazioni del 
Lavoro in tutta la politica sco
lastica l'cippresenta certamen-
te un elemento importante nel
la maturazione della coscienza 
di lotta degli insegnanti. 

Man mano che essi vanno 
acquistando consapevolezza 
che il governo e responsabile 
della loro condizione di crisi, 
come lo e della crisi generale 
delle istituzioni scolastiche, a-
vanza fra loro anche la con-
vinzione che le stesse forze so
no responsabili della crisi di 
tutta la societa italiana. II pas-
saggio dal malcontento di ca
tegoria aH'individuazione dei 
responsabili delle cause di 
questo malcontento non e ne 
automat ico ne rapido. Ancora 
piu difficile, complesso, lento 
e il passo ulteriore che porta 
a riconoscere clie i problemi 
degli insegnanti hanno. con 
quelli degli altri lavoratori. 
un legame essenziale e deter
m i n a t e . poiche essi hanno la 
comune matrice nella politica 
governativa. 

Che questo processo di ma
turazione stia avanzando, lo 
indicano non solo le numerose 
esperienze e iniziative di base. 
ma le stesse argomentazioni 
che i sindacati autonomi han
no adottato per giustificare la 
non adesione alio sciopero di 
domani. Essa e stata motiva-
ta con l'affermazione che si 
ritiene « non redd'tizio » per 
la categ'iria * confondere > le 
rivend'eaz'oni degli insegnanti 
con oiiplle deffli altri lavorato
ri. E ' un'obiezione debolissi-
ma. ciie non reage il confronto 
con la ennvinzione che l'unita 
di tutte le categorie rappre-
senta invece un elemento di 
fnrz? nella lotta sia per le ri-
vendicazioni specifiche. sia per 
un eamhiamento deH'indirizzo 
economico e sociale del Paese. 

D'altra par te , ha perso ere-
dito fra gli inseenanti la li-
nea settoriale dei sindacati 
autonomi che per anni ha ten-
taio di presentare come possi-
bile una politica governativa 
che. col tempo, avrebbp finito 
col soddisfare le rivendicazio-
ni dei docenti. indipendente-
mente da quelle degli altri la
voratori. avrebbe posto rime-
dio ai mali della scuola. pur 
lasciando irrisolti i problemi 
dell'occupazione. deU'edilizia. 
della salute pubblica. ecc. 

E ' questa un'ipotesi che gli 
avveniment: di que.sti ultimi 
tempi — in particolare dall 'av-
vento del centro destra — han
no re^o sempre piu incredibile. 
sicche gli stessi sindacati au l a 
nomi «ono stati costretti ad at-
tenuarla ed in alcuni casi ad 
abbandonarla. Cosi adesso 
vengono avanra te linee p'u 
caute c sfumate che arrivano 
ad ammettere 1'esistenza d: 
una pmblematica rivendicati
va comune con gli altri lavo
ratori ed a riconoscere Je re
sponsabilita d?!la pohtica go 
vernativa Senza t rarne pero 
ancora la logica conclusione 
deila giu-<te7za di un'azione 
comune. sicche come nel caso 
del 12 gennaio. viene contrap 
posto alio sciopero unitario ge 
nerale. un eventuale sciopero 
isolato di categoria ritenuto 
piu t efficace ». 

E" evidente. pero. che. nono-
stante queste contraddizioni. 
sta crescendo abbastanza ra-
p.damente una consapevolezza 
s.ndacale unitaria fra i docen
ti (piu fra i maestri che fra i 
professon, a causa anche del
la diversa pos'zione dei sinda
cati autonomi di categoria) x 

sicchd la giornata di domani 
segnern certamente una valida 
occasione di confronto. di con-
vincimento, di conquista de-
mocratica. 

Offensiva faziosa contro 
la scuola materna pubblica 

Le posizioni retrive di un convegno dell'Associazione regionale foscana delle scuole materne calfoliche • Una 
parte del clero rivendica ancora maggiori privilegi per le istituzioni private - La polemica con i Comuni «rossi» 

II 28 dicembre si e tenuto 
a Firenze, al Palazzo dei Con-
gressi, un convegno indetto 
dall'associazione regionale to-
scana delle scuole materne 
cattoliche. su « Una scuola ma
terna per una nuova politica 
della famiglia ». 

II convegno e stato presie-
duto dal capogruppo democri-
stiano al Consiglio Regionale, 
Ivo Butini, ed ha visto la 
partecipazione dei sottosegre-
tari Caiazza e Del Nero, del 
cardinale Florit, di parlamen-
tari e consiglieri regional! dc. 
al gran comple t e del Sindaco 
di Pirenze Bausi. 

L'assemblea. nelle mtenzio 
ni dei promotori. ha segnato 
il momento della « riscossa» 
del mondo cattolico contro 
gli « arbitrii » dello Stato. del
la Regione e dei Comuni, rei 
di applicare (e si sa con 
quanti limiti da parte dello 
Sta to) l'art. 33 della Costitu-
zione che riconosce ai privati 
il d i r i t to di isti tuire scuole. 
senza oneri per lo Stato. 

I segni premomtori di que
sta <c offensiva » improntata al 
piu ottuso clericalismo si era-
no avuti poche set t imane pri
ma su « La Vita » — settima-
nale cattolico toscano — di-
retto dalle forze piu retrive 
del clero toscano. con la mon-
ta tura di una polemica con
t ro il compagno Risaliti. As-
sessore alia P.I. del Comune 
di Agliana (FT) e responsa
bile provinciale pistoiese del
la Commissione scuola del 
part i to. 

In nsposta ad una lettf ra di 
R'.saliti. il canonico Miglio-
rati aveva sostenuto quelle te-
si anticostituzionali e reaziona-
n e che poi il convegno di Fi 
renze ha confermato; Tart. 33 
della Costituzione a non solo 
non e in armonia coi principi 
della Chiesa. ma neppure 
con i dirit t i fondamentali del
la famiglia e de i ruomon; lo 
S ta to non puo Iimitarai a ri
conoscere ai privati ia liber
ta di organizzare scuole; ma 
deve anche assicurare i mez-
zi (cioe tant i soldi) per attua-
re queste liberta. e quindi 
smetter la (e con esso i Co
muni ross:) di a p n r e scuole 
pubbliche per l'infanzia. spe
cie se gratui te per la popola-

zione. perche cio « danneggia » 
le scuole materne cattoliche. 

Non a caso. evidentementc. 
tesi di questo genere rispun-
tano fuon con un governo di 
centro destra, ed alia presenza 
di un conservatore della t in ta 
d; Caiazza, che gia un mese 
prima, in un convegno a Pi-
stoia sulla scuola a p:eno tem
po organizzato dalla CISL. si 
era fatto portavoce della piu 
vieta politica di restaurazione, 
fino ad a rnva re ad augurarsi , 

tra lo scandalo dei present! 
— molti dei quali abbandona. 
rono a quel punto la sala — 
che facessero fallimento le e-
sperienze del pieno tempo av-
viate a Pistoia nelle elemen
tari . forse perche di esse era 
par te fondamentale l'Ammi-
nistrazione Comunale e per* 
che la metodica seguita, pur 
se «sperimentale ». era tu t ta 
md'.nzzata in senso opposto 
a quella desiderata dal vice-
Scalfaro (superamento del li-

Per 300 mila professori 
abilitazione in pericolo 

1 corsi abilitanti normali sarebbero dovuti cominciare ai primi di gennaio ma 
il ministero della Pubblica Istruzione tace - Circola la voce che Scalfaro li vo-

glia rinviare ad ottobre: il ritardo danneggerebbe gravemente molti docenti 

Se lo dicono 
loro... 

II 7 gennaio < La Nazione >. 
quotidiano liorentino dei pc-
trolicre Monti, strive a pro-
posilo detle recenti vicende 
dei progelti governstiv; sulla 
universita e la scuola secon 
dana supenore. 

• Fino a quando continueri 
questo gioco di passasgi e sot-
topassassi che dura daU'estate 
scorsa, questo rimbiliare di 

progctti, (di cui ncssuno cono-
sce il testo definitivo o almeno 
utficiale, quasi si trattasse di 
alti sesreti di Stato) da una 
riunione aU'altra, da un incon-
tro airaltro, questo rimanda-
re e rimandare le cose che do
vrebbero ormai essere delini-
tivamente awiate a solutione 
da anni? II piu srosso errore 
che il governo Andreotti pu6 
commcttere, e che anzi sta 
gia commettendo, • quello di 
credere che il tempo lavort a 
suo vantaggio. Crediamo invece 
che stia accadendo proprio tut
to il contrario >. 

Se lo dicono loro.... 

Trecentomila professori n-
schiano di vedere n t a r d a t a 
ancora una volta la possibi-
lita di consegtnre l'abilitazio 
ne aH'-nsegnamento 

II m i n a t r o Scalfaro non ha 
infatti ancora comunicato uf 
ficialmente la da ta di tnizio 
dei corsi abilitanti norman e 
cio fa n tenere assai probabi-
le Teventualita di nmanaar l i 
ad ottobre. Si trat tcrebbe di 
una ennesima frode ai danni 
degl; miegnant: ai quali era 
s ta to p:u volte promesao che 
i corsi normali sarebbero ini-
ziati subito dopo la fine di 
queih s t raord inan . e quindi. 
al p:u tardi. ai primi di que 
sto mtse 

Come siano andate poi le 
cose ormai lo sarlno tut t i . I 
corsi ab.lilanti speciali, riser 
vati ai docer.ti con incanco a 
tempo indelenmnato si sono 
«dt ia tat i » nel tempo per pre
cise responsabilita del mini
s tero della Pubblica Istruzio
ne, tanto che debbono anco
ra essere fissatc le date delle 
prove orali, che st presume 

non si concluderanno prima 
d; marzo 

Se si pensa che le lezioni 
dei corsi sono terminate ii 5 
novembre del 1972. si com-
prende fino a cue punto arn-
vi '.a d:sorgar.:zzazione mini-
ster.ale Adesso e'e da tener 
conto che i 300 mila docer.ti 
che dovevano frequentare i 
corsi abilitanti normal! sono 
g:ovan: laureati ai qual: non 
e stata offerta nessuna occa-
s.one di consegmre 1'abilita-
zione dato che da t re anni 
t vecchi concorsi sono stati 
soppressi senza che al loro 
posto si sia provveduto a so-
st . tuirh coi corsi. D'altra par
te. smza 1'abilitazione non si 
pu6 partecipare ai concorsi a 
catted ra per entrare in ruolo. 
cosicche questo nuovo ritar
do provoca un danno assai 
grave a tanti docenti che so
no costretti a continuare a 
lavorare nella scuola in post-
zione subordmata, senza sl-
curezza di lavoro spesso con 
supplenze occasional! e con 
i t ipendt dl fame. 

bro di testo, scuola aperta. 
ricerca di contributi esterni, 
collegamento con la popola-
zione ed i comitati di zona, 
voto unico, «coabitazione» 
con gli handicappat i) . 

II convegno, che pur pote-
va essere interessante per la 
notevole real ta che indubbia-
mente rappresentano ancor 
oggi le scuole materne cattoli 
che in Toscana, si e limitato 
ad un generico ed immotiva-
to « rivendicazionismo » ed al 
la rlchlesta di privilegi (che 
ovviamente Caiazza h a assi-
curato), dando cosi all'impo-
nente riunione (oltre 1.500 pre
sent!) il carat tere di «pa 
rata ». 

II mondo cattolico ha pre 
ferito presentarsi come corpo 
«separa to» , « a se» , e tale 
caratterizzazione, passata. la 
auspica anche per il f u t u r e 

Qui sta il limite di tu t to il 
discorso, che nella sua nega
tivity si riallaccia alle stesse 
posizioni assunte in materia 
scolastica dalla DC al Consi
glio Regionale. 

II problema vero. oggi. 
non e piu quello di mantene-
re in piedi vecchie s t ru t tu re 
(pur se genericamente « meri-
tevoli» per aver supplito alle 
carenze statal i) . largamente 
insufficienti e parziali sul 
piano pedagogico e per quel 
che riguarda l'organizzazione 
generale (medicina scolastica, 
igiene mentale infantile, atti
vita delle equipes psico-pedago-
giche), bensi quello di lot 
tare tu t t i assieme, cattolici 
e no, perche lo S ta to assicuri 
il dirit to alio studio a tutt i , 
in particolare nell 'eta cruciale 
3-6 anni. 

Che i gestori delle scuole 
materne private cattoliche 
facciano poi le vit t ime e as 
surdo: e noto, purtroppo, co 
me la legge n. 444 istltut.va 
della scuola materna statoie 
abbia previsto una utilizzaz'o 
ne dei contributi per la gestio-
ne delle scuole materne non 
stat?j- in modo da favonre le 
scuole materne private a dan-
no di quelle gestite dagli enti 
locali. 

Cosi pure gli stanziamenti 
per l'edilizia privilegiano i 
privati. 

Ne consegue che l'«offensi 
va» lanciata contro il pote.e 
pubblico. e in particolare con 
t ro il potere locale esercitato 
democraticamente. e una gra 
ve manovra politica. che tende 
palesemente a creare situazio 
ni di rot tura e di contrasto 
in quei Comuni — e in To-
scana sono tant i — che da 
tempo sono impegnati a svi 
luppare interessanti esperien 
ze di gesticne sociale. 

Attorno aila gestione socia 
le si misura la capacita deile 
istanze di base, degu orga 
nismi decentrati di zona o 
di quartiere, dei sindacati, del 
le forze culturali ed associa 
tive, dei parti t i pohtici, di 
nuscire a sviluppare movi 
menti un i tan in grado di crea 
re le condizioni per una scuo 
la rinnovata nei metodi e nei 
contenuti ; una scuola che non 
si preoecupi tanto di essere 
a mate rna» , quanto — come 
sottolinea g^ustamente un p ra 
getto di legge del PCI — s t ru t 
tu ra educativa a tu t t i gli 
effetti, a carat tere comunita-
n o . volta ad operare una pri 
ma hberazione dcll 'mtanzia 
dai condizionamenti e dalle 
depnvazioni sociali e cultu
rali che la colpiscono, e quin
di una « scuola dell'infanzia». 

Ancora una volta sara' com-
pito delle forze democratiche 
non raccogliere l 'arma della 
provocazione e della divisio 
ne, ma battere chi tenti di 
« montare » polemtche quaran-
tottesche con la capacita di 
legami popolari e dell'iniz'a-
tiva diretta a soddisfare acu 
ti bisogni dl servizl sociali. 

Renzo Bardelli 

Lettere— 
all9 Unita: 

Certi nostalgic! 
che non hanno ca
pita nulla dei pro
blemi della scuola 
Cam Unita, 

come sai, il 20 dicembre, si 
e svolta in tutta Italia la pro-
va scritta dei corsi abilitan
ti speciali, che vedeva impe
gnati ben 160 mila insegnan
ti fuori ruolo. II mio « posto 
di lavoro», quella mattina, e 
risultato il primo banco del
la flla di mezzo, proprio sot-
to la cattedra occupata dai 
nostri docenti e dal presiden-
te. A parte I'invito, sorpren-
dente, a far presto, a non 
tenere impegnata la commis
sione fino al tarda pomerlg-
gio, e successo che un mem-
bro della commissione e il 
presidente si sono messi a fa
re la loro brava chiacchiera-
ta a non piu di due metri 
dal mio banco. Trovare la 
concentrazione per me e sta
ta una pena, anche se lo sche
ma del lavoro I'avevo gia pre-
parato durante i giorni pre-
cedenti. 

Mi e toccato cosi sorbirmt, 
controvoglia, la rassegna dt 
tutti i luoghi comuni di cer-
ta mentalita perbenista e no-
stalgica. « La scuola va a farsi 
benedire perche gli insegnan
ti non fanno il proprio dove-
re... I giovani non hanno spi
rito di uacrificlo, sono impre-
parati e presuntuosi». E pot 
la perla uscita di bocca al 
presidente: « Gli italiani sono 
troppo pieni di bile... Han po-
ca voglia di maturare... Sono 
impreparati a un tipo di si-
stema democratico... II fasci-
smo aveva capito queste co
se e agiva di conseguenza...» 
e via delirando. 

Mi fermo qui. Sono figlio 
di povera genie. Mi sono lau
reate col sudore e i sacrifici 
di una famiglia che nella vi
ta pub dire solo di aver lavo-
rato. Nel sottolineare il pro-
fondo disprezzo che ccrtuni 
manifestano per i principi co-
stituzionali e democratici, io 
mi domando: quale conoscen-
za possono avere questi si-
gnori che, sul metro delle lo
ro idee nostalgiche, si arroga-
no il diritto di giudicare i 
problemi reali delta scuola, 
quali garanzte possono offri-
re di imparzialita, di valuta-
zione serena? Intanto il mini-
stro Scalfaro individua come 
uno dei «pericoli» per la 
scuola I'impegno serio e co-
raggioso di tanti compagni 
che pagano con la repressio-
ne la loro testimonianza del-
I'esigenza di un rinnovamen
io radicale e democratico. 

Mi firmo, pregandoti, per 
motivi comprensibili, di non 
pubblicare il mio nome (alia 
faccia della liberta di pensie-
ro). 

LETTERA FIRMATA 
(Ferrara) 

Ogni silenzio 
sul Vietnam 
oggi e un crimine 
Cara Unita, 

malgrado molti compagm 
siano rientrati per le feste 
di fine d'anno, il 29 dicembre 
la sezione del PCI di Vevey 
« B. Mettraux » ha indetto una 
assemblea nel corso della 
quale e stato deciso all'una-
nimita di fare ogni sforzo 
possibile per mobilitare Ve-
migrazione e condurre un'a
zione che metta il governo 
svizzero e quello italiano in 
condizione di uscire una volta 
per sempre dal tacito accor-
do con quegli Stati Uniti che 
stanno compiendo mostruosi 
crimini nel Vietnam. E' ora 
di gridare ben forte, che non 
e ladro solo chi ruba, ma lo 
e pure chi tiene il sacco. Og
gi ogni silenzio e un crimine 
e ogni minuto che allontana 
la pace, e un assassinio pre-
meditato. 

L'emigrazione, che e fatta 
di uomini onesti e di lavo
ratori, non potra mai essere 
con gli assassini, ne con co-
loro che con la scusa di es
sere neutrali o atlantici, non 
hanno nemmeno il eoraggio 
di essere umani. Oggi ogni si
lenzio e odioso e criminate. 

OTELLO SIGNORI 
(Vevey - Svizzera) 

Cara Unita, 
ti scrico per esprimerti la 

mia plena solidarieta per il 
continuo sostegno che stai 
dando al magnifico popolo 
del Vietnam. Nello stesso tem
po, tramitc il giornale, tor-
rei ringraziare tutti i combat-
tenti vietnamttt: la loro con-
dotta in tutti i campi — uma
ni, politici, diplomalici e mi-
litari — ci sprona tnfatti e 
ci insegna a non lasciarci mai 
andare, a rinvigorire la no
stra tolonta di lotta perche 
le cose cambino anche da 
noi. 

Chi scrive, c una di quei 
giovani che it 7 lugiio I960, 
a Reggio Emilia, ha visto mo-
rire sulla piazza, falciati dal
le rafftche delta polizia, i suoi 
amici e compagni. Dopo quel 
7 lugiio, credevo, di aver ca
pito fino a che punto if ca-
pitalismo pud arrhare, pur 
di mantenere le sue posizio
ni. Poi e passato qualche an
no, ed ccco il Vietnam. Alio 
imzio qualche fugace interes-
samento, poi man mano che 
il tempo passava mi sembra-
va di essere sul banco di 
una scuola: con i vietnamiti 
che mi insegnarano a lotta-
re, a credere sempre piu, ad 
imboccare la strada giusta. 
Un ringraziamento ancora a 
questo grande popolo, che fi
no a qualche anno fa non 
conoscevo e che ora mi ha 
insegnato che lottando contro 
le mostruosita che sono l'e-
spressione del capitalismo, si 
pud vincere, unendoci tutti 
assieme in una lotta comune. 

CARLO COTTAFAVI 
(Reggio Emilia) 

Altre lettere in cu! si con 
danna severamente la barba-
ra aggressione americana al 
Vietnam ci sono state scrit-
te da: Vasco POGGESI, Fi
renze; dott. Mario GIANNI, 
Viareggio (che ci invia un as-
segno di 10 mila lire e scri

ve: « Vnisco un mio modesto 
contributo per alimenture quel 
flume di solidarieta che tutto 
il mondo sta estcrnando per 
il piu grande popolo finora 
apparso sulla terra: il glorio-
so popolo del Vletnamu); 
Peppino AMATO, Battipaglia; 
Giuseppe AGNONE e Antonio 
PETRUCCIONE, Castel di 
Sasso - Caserta; Luciano PA-
LADINI, Rapallo; Gabriele M., 
Torino («Ormai la lotta i 
giunta a un punto tale, che 
per tutti i partiti comunisti 
la parola d'ordine deve esse
re: Tutto per il Vietnam»); 
Angelo BRESSI, Palermo. 

Con 1'IVA pagano 
consumatori e pic-
coli esercenti 
Caro direttore, 

come era prevcdibile, con 
I'anno nuovo il rcgalo della 
IVA si e fatto subito scntira. 
Io devo smentire tempestiva-
mente Von. Andreotti, ben-
che siamo appena al 2 gen
naio. Tanto per citare un so
lo caso, oggi e venuto il mio 
rifornitore del vino e mi ha 
comunicato che il vtno stes
so e aumentato di lire 28 al 
litro, e mi ha anche avvisato 
che aumentera il prezzo di 
tutte le altre bevande. 

Dove e allora I'ottimismo 
di Andreotti? A me sembra 
piuttosto che questo governo 
di centrodestra voglia imbro-
gliare i lavoratori italiani, to-
gliendoqli quelle conquista 
ottcnute con tante lotte a 
tanti sacrifici nei 1969-70. Ora 
con un colpo di spugna An
dreotti vorrebbe annullare 
tutto 

Prego di pubblicare sul 
giornale, anche con la mia 
firma, Cordialmentc saluto. 

UMBERTO MARAN 
(Cassano Magnago - Varese) 

Caro direttore, 
mi trovo da quattro anni 

ad esercitare una licenza co
me alimentarista, dopo una 
vita piena di tanti sacrifici 
(dal pascolo delle pecore al-
I'eta di died anni, all'emigra-
zione in Francia e in Germa-
nia). Il mio massimo fattu-
rato e stato intorno ai due 
milioni, cioe molto basso. 
Adesso Von. Valsecchi ha vo-
luto freqarci con I'uno per 
cento della cosiddetta IVA 
sul pane, pasta, farina, zuc-
chero. Infatti ora ci vuole il 
forfettario, e siccome noi non 
siamo dei letterati per poter 
fare certi conteggi, bisogna ri-
volgersi a quelli che fanno la 
contabilita. Per fare questa 
ci hanno chiesto 7.500 tire 
mensili piu 15 mila lire annua 
a fondo pcrduto per i mac-
chinari. cosicche andiamo a 
105 mila lire all'anno. Ma lo 
sanno questi onorevoli Val
secchi, Preti e Andreotti che 
cosa significa una cifra simile 
per noi che facciamo tanla 
fattca a tirare avanti con i 
nostri modesti negozi? Forse 
vogliono mandare di nuovo 
me e tutti quelli piccoli co
me me a fare nuovamente il 
disoccupato oppure aU'estero. 

ROCCO CICIRETTI 
(S. Agata di Puglia - Foggia) 

L'irrisoria «tredi-
cesima» per il 
hrigadiere di PS 
Egregio direttore, 

chi scrive t un appartcnen-
te alle forze di polizia. De-
sidererei sapere — e per tali 
questioni bisogna rtvolgersi a 
voi, dato che alcuni giornali 
i quali si professano obietti
vi non sono altro che al ser-
vizio di Sua Maesta il Po
tere — se alia domanda pre-
sentata in carta da bolto per 
chiedere I'indennita integrati-
va nella « tredicesima ». avre-
mo mai una risposta Oppure 
dobbiamo considerarc come 
rispasta la misera «tredicesi
ma » che gia abbiamo preso? 
Esempio: io sono bngadiere 
di polizia. 11 anni di servi-
zio, sposato. <t tredicesima» 
percepita lire 87 mila. 

Ora domando: quale cate
goria di lavoratori riccve una 
« tredicesima » cos'i bassa? Vi 
sembra una cifra ragionevo-
le? Di tutto questo ringra-
ziamo Von. Malagodi, mini-
stro ai Tesoro del governo 
Andreotti, che con la sua fa-
mosa circolare ci ha fatto gli 
auguri dt «buon anno a an-
ticipati. 

Vi ringrazio per la pubbli-
cazione e mi tirmo solo per 
loi. 

LETTERA FIRMATA 
(Milano) 

Questi compagni 
chiedono libri 

CIRCOLO della FGCI, pres-
so sezione del PCI, piazza 
Matteotti, Montalto di Ca
stro (Viterbo): « Abbiamo a-
vuto Vtdea di costituire per 
la prima volta il circolo gio-
ranile comunista. Perd il no-
stro e un paese in prevalen-
za agricolo. i giovani non han
no la possibilita di farsi una 
cultura politica abbastar.za 
larga. Chiediamo percib ai let-
tori di mandarci libri e opu-
scoli istruttiri». 

CIRCOLO delia FGCI .Fran
cesco Lentiniv, via Raffaello 
16, Calatafimi (Trapani): *Sia-
mo un gruppo di giotari 
compagni e da alcuni mesi ab
biamo riattivato il circolo del
la FGCI. Abbiamo bisogno di 
materiale propagandistico - dt-
dattico e dt libri di auton 
marxisti. Ci rivogltamo at let-
tori de lTTnita che ne hanno 
la possibilita, invitandoli ad 
accogltere il nostro appello ». 

SEZIONE del PCI di «Quat-
trom:glia». 87030 Castiglione 
Scalo-Rende (Cosenza): «Sm-
TTjo «n gruppo di compagm 
e di rccente abbiamo forma-
to una sezione nella nostra 
zona. Data la carenza di ton 
di. chiediamo ai lettort e ad 
altre sczioni di mandarci del 
materiale pOlitico-cuUurale. 
per approfondtre la nostrtt 
preparazione alio scopo di 
rendere piu attiva la sezione 
stessa v. 


