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I PROBLEMI NON RISOLTI SI RIPRESENTANO AGGRAVATI 

Domani riaprono le scuole: il PGI 
rinnova l'impegno per la riforma 
Comincia un anno scolastico che si preannunzia travagliato e difficile - Mancano 2 milioni e 200 mila posti-alunno 
Nel Meridione peggiorate le condizioni di studio specialmente nelle classi delFobbligo - Entrano in lotta le universita 

Domani non sara il primo giorno di scuola per 
molti bambini e ragazzi italiani. Per quelli delle 
province dove piO vasta e stata Pinfezione colerica, 
per quelli che per sedersi in un banco debbono at-
tendere che lo lasci libera il coetaneo del turno 
precedente, per quelli il cui professore e ancora in 
attesa di conoscere la destinazione. 

Fra coloro che domattina avranno la «fortu-
na » di entrare in classe ci saranno invece anche 
gli alunni «dimezzati ». Quelli cioe il cui diritto 
alio studio viene calpestato f in dai primissimi gior-
ni di scuola: sono gli alunni a cui i genitori com-
preranno solo una piccola parte dei libri, perche 
il caro vita ha ulteriormente ridotto i salari reali; 
gli alunni che « ripetono » la classe, perche la man-
canza della scuola a tempo pieno e di un'effettiva 
gratuita, li hanno emarginati senza pieta; gli alunni 
ospitati in locali « precari » (la formulazione e uf-
ficiale), sono per lo piu bambini e ragazzi delle re-
gioni meridionali. 

I dati che esponiamo in questa pagina contri-
buiscono a testimoniare quanto pesanti siano le 
responsabilita di chi ha governato finora il Paese 
e la scuola: agli insegnanti, agli studenti, ai lavo
ratori, ai comunisti, ai democratici la risoluzione 
della Direzione del partito indica la via e gli obiet-
tivi della lotta 

ALUNNI E INSEGNANTI: QUANTI SONO 
In quanti 

Scuola dell'infanzia 
Scuola elementare 
Scuola media 
Scuola secondaria 

quest'anno a scuola 
ALUNNI 

1.700.000 
5.000.000 
2.500.000 
1.900.000 

INSEGNANTI 
60.000 

270.000 
240.000 
150.000 

Totale 11.000.000 720.000 

AULE: QUANTE NE MANCANO 
Mancano 2.200.000 posti-alunno per un totale di 80.000 aule 

Alunni delle elementari 
Alunni delle medie 
Alunni del!'3 secondarie 
TOTALE 

In doppio 
triplo turno 
600.000 
108.000 
52.000 

760.000 

In aule provvisorie 
o inadatte 

460.000 
480.000 
240.000 

1.180.000 

NOTA: GU alunni che frequenlano I doppl o tripll turn! assommati a quelli che 
tono ospitati in aule inadatte sono in tutto 1.940.000. I posti che mancano sono perd circa 
250 mila in piu, poiche vl 6 da calcolare II fenomeno delle classi eccessivamente nu-
merose da sdopplare. 

Novecentomila 
per la prima 

volta a scuola 
I bambini che domani 

entrano in I elementare sa
ranno circa 900 mila. Non 
per tutti pero si trattera 
veramente del primo gior
no di scuola: a parte quel
li che provengono dalla 
scuola dell'infanzia (a mala 
pena due su tre come me 
dia nazionale, ma con for-
ti diseguaglianze regionali 
a danno del meridione) 
circa 75 mila sono ripe 
tenti. 

Infatti, nonostante la 
legge non preveda che fra 
I e II elementare avven 
gano bocciature salvo ca 
si del tutto eccezionali 
(tanto che per ciascun 

bocciato l'insegnante do-
vrebbe spiegare in una re-
lazione scritta i motivi del
la mancata promozione) 
ogni anno vengono bocciati 
in I elementare circa 75 
mila bambini, pari ad una 
media nazionale di un alun-
no su dodici. Anche in 
questo caso, perd bisogna 
guardare le diseguaglianze 
all'interno della media na
zionale: mentre in tutto il 
Meridione .infatti, la me
dia delle bocciature della 
[ elementare e gia assai 
piu alta delle altre regioni, 
dato che sale a circa il 
14%, in Calabria tocca ad-
dirittura il 20%. 

Scuola dell'infanzia 
«I1 diritto alio studio comincia a tre 

anni» sostengono giustamente il PCI, le 
organizzazioni dei lavoratori, le associa-
zioni democratiehe. 

A tre anni, documenta ormai tutta la 
pedagogia, i bambini sono «meno dise-
guali* che a sei. Solo quindi se da quel-
l'eta essi ricevono un'educazione comune 
o, meglio. vengono messi in grado di svi-
lupparsi in un ambiente che metta a lo-
ro disposizione abbondanza e varieta di 
mezzi di espressione, e possibile dimi-
nuire, anche se non eliminare, le diffe-
renzp provocate dall'ambiente familiare 
e sociale di provenienza. 

Non. quindi, la rivendicazione di una 
scuola cmaterna» assistenziale che ten-
ga in custodia — piu o meno bene a se-
conda della retta pagata — i bambini per 
dar modo alle madri di lavorare o an

che solo per fornirgli calore e cibo che 
a casa non avrebbero. Una scuola pub-
blica dell'infanzia, invece, che, innanzi-
tutto. abbia posti sufficienti per acco-
gliere tutti i bambini dai 3 ai 6 anni. E 
poi una scuola pubblica e quindi gratui
ta. finanziata dallo Stato, programmata 
dalle Regioni. gestita dai Comuni. 

Oggi un bambino su tre nell'eta cosid-
detta prescolare non frequenta la scuola 
delTinfanzia, perche non vi trova posto; 
per6 anche il milione e settecentomila 
alunni che hanno la «fortuna > di fre-
quentare le materne sono in buona parte 
«parcheggiati» in scuole non pubbliche, 
dove non solo si pagano rette piu o me
no alte, ma dove ancora prevale il cri-
terio < assistenziale * e non quello del 
servizio sociale pubblico a cui tutti i cit-
tadini hanno diritto. 

Scuola dell'obbligo 
Ai problemi dell'istruzione dell'obbUgo 

(elementari e medie) viene dato dai no
stra Partito grandissimo rilievo. II diritto 
alio studio infatti rischia di rimanere 
fortemente limitato, se non si riesce a 
far si che gli 8 anni di scuola obbligato-
ria siano non tanto un dovere quanto 
un diritto 

Nei fatti. nonostante la legge del 1962, 
una larghissima parte di alunni non ar-
riva alia licenza media. A parte le vere 
e proprie «evasioni >. provocate dai la-
voro minorile semiclandestino, i dati di-
cono che circa il 60% degli alunni (la 
percentuale sembra sia stata in leggera 
diminuzione nei due ultimi anni, ma il 
fenomeno permane gravissimo) arriva ai 
14 anni ed e quindi esonerato dall'cob-
bligo* di studio pur non avendo conse-
guito la licenza media. Attardati da boc
ciature ripetute. un gran numero di ra
gazzi conclude la < carriera > scolastica 
senza aver frequentato tutte le classi. 

Ua qui, la necessita di conquistare in-
nanzitutto la piena gratuita in tutte le 
otto classi. Ecco dunque il valore della 
battaglia per i libri gratuiti, condotta. 
nelia vergognosa carenza dello Stato. dal
le forze democratiehe nei Comuni e nelle 
Regioni attraverso forme varie (buoni-
libro. biblioteche di scuola e di classe, 
ecc.) e che indica con forza la via di so-
luzione di questo problema basilare. Men-
se e trasporti gratuiti dovrebbero sostan-
ziarc il diritto alio studio nelle classi ob-
bligatorie. che rimane pero concentrato 
sulla rivendicazione della scuola a tem
po pieno. 

Oggi. secondo le statistiche ufficiali. il 
«doposcuola > (che oltretutto e ben di-
verso dalla scuola a pieno tempo) fun-
ziona a mala pena per 1/3 di bambini del
le elementari e per 8 alunni su 100 nelle 
medie. i trasporti gratuiti interessano il 
Z1"" ed il TZ> degli alunni rispettivamen-
te delle elementari e delle medie 

Scuola secondaria 
Anchp quest'anno comincia senza che 

gli studi secondari siano stati riformati. 
Eppure, di nforma della scuola media su-
perfore si parla ormai da anni. mentre 
dd anni i governi diretti dalla Democra
zia cristiana rimandano gli interventi di 
fondo. 

Lo stato di crisi nell'istruzione secon
dari J si fa sempre piu grave e strutture 
e programmi non reggono oltre alle esi-
genze di cultura e di democrazia che ven
gono dalle ma^se giovanili che la fre-
qut-ntano 

II nostro Partito ha ribadito nella pri-
maveru scorsa in occasione della II Can-
ferenza nazionale della scuola 1'urgenza 
della riforma. Un biennio comune che 
neniri nell'istruzione obbligatoria. e la 
porti cosi ai sedici anni: un triennio con 
materie comuni ed opzionali dovrebbero 
rappresentare l'ossatura di una scuola 

nuova che innanzitutto garantisca la pro-
s&cu/ione reale del diritto alio studio. 
L'attuale crescente disoccupazione e sot-
toccupazione dei diplomat!, anziche dimo-
strare. come alcune parti interessate so
stengono. che in Italia gli studenti sono 
troppi testimonia. da una parte, l'inade-
guatezza e I'arretratezza dei programmi 
delle secondarie e dall'altra l'errato 
onentamento dello sviluppo economico 
dpi nostro Paese. - Basti considerate che 
negli ultimi anni la percentuale dei di
plomat) e dei laureati nell'industria e ri-
masta pressochf* identica. 

Trasporti, mense e servizi gratuiti. un 
democratico funz'Onamento del distreUo 
scciastico. la realizzazione di un'effettiva 
democrazia aU'interno degli istituti se
condari e attomo a essi. nel territorio, 
altri punti essenziali della nostra batta
glia in questo settore. 

II primo giorno e pieno di speranze e di allegria specialmente per i piu piccoli che ancora 
non si rendono conto che la scuola non e in grado di dar loro d o che si aspettano 

LA RISOLUZIONE DELLA DIREZIONE DEL PCI 
(Dalla prima pngina) 

gnj presi dai governo con le 
Confederazioni, assicurando il 
p;eno nconoscimenlo deile li 
berta politiche e sindacah di 
tutte le compcnenti della v.ta 
scolastica. aprendo la scuola 
a un nuovo rapporto con la 
societa: 

0 \ un efficace intervento 
**/ nella edilizia scolastica. 
che dia la precedenza alle esi-
genze del Mezzogionio, che 
tenga conto delle proposte for
mulate dalle Regioni e che. 
•itre a rispondere ai bisogni 

urgenti della scuola. possa di 
ventare un tmportante srmoto 
alio sviluppo dell'attivita pro-
dutt'va e dcll"occupaz.one in 
uanzitutto nelle regioni meri
dionali: 
< 1 \ adeguate misure. nella 
**/ scuola dell'ohbl'gn. per 
assicurare la gratuita a fa-
vore dei figh dei lavoratori e 
degli strati piu poveri della 
popolazione. reahzzando in tal 
modo forme di salario socials 
che alleggeriscano il peso del 
carovita, avvio di un program-
ma per la scuola a pieno tem
po e per la scuola per Tin-

fanzia. in modo da dare at-
tuazione agli accordi del mag-
gK> scorsu fra governo e Con 
federazioni; promozione per 
imziativa delle Regioni di una 
politica della formazione pro-
fessionale che risponda. alle 
esigenze di incremento del-
1'occupazione e di un diverso 
sviluppo produttivo del paese; 
M\ immediati prowedimen-
^ / ti perche si realizzino, 
nella scuola pubblica e in
nanzitutto in quella di com-
pletamento deirobbligo, corsi 
che assicurino la concreta uti-
lizzarione del diritto, conqui-

stato dai metalmeccanici, dai 
tessili e da altre categorie 
operaie. a un tempo retri-
buito per k) studio e l'istru-
zione: 
{? \ varo di prowedimenti 
**/ urgenti per I'univers'ta 
che evitino i] collasso della 
struttura universitaria e che 
non siano in contraddizione 
con la prospeuiva di una ge-
nerale riforma. ma siano anzi 
tali da awiare su punti qua-
lificanti (reale democratizza-
zione degli organi di governo, 
funzioni e doveri dei docenti. 
adeguato riconoscimento del 

diritti dei docenti subalterni 
e del personale a rapporto 
precario, possibilita di reclu-
tamento per i giovani lau
reati, programmazione dello 
sviluppo universitario e rilan-
cio della ricerca scientifica. 
ecc.) un effettivo processo ri-

formatore: 

£*\ ripresa. senza nuovi rin-
V / vii. del dibattito gia ini-
ziato in Parlamento sulla ri
forma della scuola media su-
periore. in modo che sia pos
sibile giungere al piu presto 
«1 vara di una riforma che la 

condizione della scuola non 
consente di differire ulterior
mente. 

La Direzione del PCI chia-
ma percid tutte le organizza
zioni di partito a un rinnovato 
impegno perche riprenda con 
grande forza la battaglia po
litica. culturale e ideale per 
la riforma della scuola e per
che innanzitutto intomo agli 
obiettivj indicati si sviluppi 
subito un movimento di lotta 
capace di ottenere, a tempi 
brevi, concreti ed efficaci ri-
•ultatt. 

Universita: 
una lotta 

che riguarda 
tutti 

L'inizio dell'anno scolastio 
coincide con l'entrata in lot 
ta delle universita. E' stat? 
confermata ieri infatti la de 
cisione delle Confederazioni • 
del Comitato nazionale uni 
versitario (C.N.U.) dello scio 
pero di dopodomani marted' 
e di una settimana di lott; 
daH'8 al 13 ottobre. 

Si tratta di una presa d 
posizione assai importante 
perche muovendo da una que 
stione che investe direttamen 
te i lavoratori e gli student 
delle universita, ha come per 
no centrale una questione d 
principio che riguarda tutta la 
scuola. L'agitazione nelle un-
versita infatti e provocata da' 
la constatazione (e conferma 
ta, come spiega un comunica 
to sindacale anche nell'ultiiTH 
incontro di venerdi notte con 
Malfatti) che non vi e nel go 
verno la volonta di aprire una 
trattativa coi sindacati sui 
provved'menti urgenti per la 
universita. A loro volta. pero 
i prowedimenti urgenti fanno 
parte della materia contem 
plata nell'accordo di maggio 
fra le Confederazioni e il go 
verno Andreotti, accordo che 
riguarda una serie di punti 
importantissimi di tutta la po 
litica scolastica. dallo statr 
giuridico al diritto alio stu 
dio. 

II rifiuto di Malfatti di apri 
re la trattativa coi sindacai 
per l'universita non pu6 quin 
di essere accettato perchf 
mette in discussione una que 
stione troppo importante. » 
cioe il diritto dei lavoratori 
di considerare la scuola co 
me un tema che li interes 
sa in prima persona e su. 
quale quindi il parere, le pro 
ooste. le critiche delle orga 

zzazioni sindacali sono da 
considerarsi essenziali. 

II c prodotto > piu diretto 
delle universita. e cioe i lau 
reati, riguardano strettamen 
te il mondo del Iavoro, ma 
non sono certo di valore mar-
ginale le altre queslioni colle-
gate con la riforma degli ate-
nei. dall'indirizzo della ricer 
ca alia democrazia degli or
gani di governo, dai conte 
nuti della didattica alle strut 
ture deU'insegnamento. 

Quest'anno altri trecentomi 
la giovani si iscriveranno al 
l'universita: il fatto che essi 
rappresentino ancora purtrop 
po una minoranza gia in gran 
parte selezionata dai limit 
del diritto alio studio, non di 
minuisce rimpegno delle for 
ze lavoratrici a che essi pos 
sano studiare seriamente in ' 
una universita democratica. 
qualificata e di massa, ed en 
trare successivamente nel 
mondo del Iavoro. 

II significato generale della 
lotta delle universita giustifi 
ca percid pienamente la par-
tecipazione a cui si sono impe-
gnati tutto il mondo della 
scuola e le altre categorie la 
voratrici. 

Venerdi prouimo 5 ottobre 
riprenderi la pubbficazione del-

• la pojina della acoola. Nelle 
•ettimane successive la patina 
vscira refolamiente il storedi; 
lo spostamento a venerdi 5 e 
mothrato infatti solo dai fatto 
che fjovedi 4 e vacanza a die 
d o limiterebbe la mobilitsxione 
per la diffusion* da parte dei 
tiovani della FGCI. 

Per motivi tecnicl (e quindi 
onicamente per questa setti
mana) anche la pagina libri 
uscira venerdi anziche gloved]. 

Lettere 
all9 Unita 

Questo Meridione 
mortificato 
e abbandonato 
Cora Unlta, 

ch\ ti scrlve e un emlgrato 
appena rientrato dalle jerle 
trascorse in Italia, e preclsa-
mente nella provincia di A-
grigento. Ho fatto vMta a un 
amlco che si trovava ricove-
rato nell'ospedale del capo-
luogo; appena entrato in quel-
Vospedale, pensal di trovar-
mi in un immondezzato tan-
ta era la sporclzia nel cor-
rldoi e nelle stanze, con le 
mosche che ballavano sugli 
ammalati. Pol non parliamo 
delle strode della citta, do
ve in mezzo all'immondizia cl 
fanno la passeggiata pure i 
topi. E tutto questo per col-
pa dei signorl amminlstratori 
comunali e provinciali, che in
vece di risolvere i problemi 
della cittd conducono lotte 
fino all'ultimo sangue fra va
rie correnti democristiane. 

Che dolore nel vedere que
sto Meridione mortificato e 
abbandonato. Nel paese di 
Cattolica Eraclea non e'e ac-

S ua, bisogna andarla a pren-
ere dalle autobotti. Questo 

paese 15 anni fa contava 16 
mila abitanti, mentre dall'ul-
tlmo censimento ne risultava-
no soltanto 9 mila a causa 
dell'emigrazione. Tra I'altro, 
bisogna dire che I'acqua con 
le autobotti I'hanno mandata 
perche e'era il colera, allri-
menti gli abitanti non vede-
vano neppure quella. 

I problemi del Meridione so 
no moltissiml, la fame e il 
colera continuano a fare vit-
time, e'e tanto bisogno di stro
de, fognature, scuole, fabbri-
che, ospedall e case, ma la 
migliore forza produttiva e 
costretta ad emigrare. Se t 
signori democristiani invece 
di promesse facessero i fatti, 
e realizzassero queste belle ri-
forme, non ci sarebbe biso
gno di farci marcire all'este-
ro, lontani dalla nostra ter
ra e dai nostri familiarl. 

GIUSEPPE ALFANO 
(L.B. Eglosheim • RFT) 

Cara Unita, 
da anni denunctamo il gra 

ve attentato alia salute pub 
blica costituito dall'alveo S 
Rocco di Capodimonte, nel 
quale per un quarantennio 
hanno «transitato o i rlfiuti dt 
un tubercolosario ed ora vt 
passano quelli del rione Enel. 
In detto alveo, e precisamen-
te presso il «fondo Marane-
se» in tocalita Bellaria, ogni 
estate vi fanno il bagno i ra
gazzi della zona. Insieme a 
cid abbiamo ripetutamente ci
tato le statistiche relative al
le malattie infettive — tifo, 
epatite, tracoma, tubercolosi 
— che vedono sempre Miano 
come capolista. L'unico risul-
tato che si e recentemente re-
gistrato, e stato Vevacuazione 
del degentt del tubercolosa
rio e I'appllcazione di un de-
puratore sul ponte, peraltro 
piu vclte danneggiato da al-
luvioni. Ora che a tutte te in-
fezioni si e aggiunto anche il 
colera, noi ci chiediamo qua 
le potenza avra il depurato 
re se, oltre all'alveo scoper 
to. dai parapetti del ponte 
vengono abusivamente versa 
ti rifiuti di ogni genere. Na 
turalmente la DC, che domi 
na i poteri locali di questa 
nostra zona, non si e mai pre 
occupata di tutto cid. 

. GENNARO MARCIANl 
(Napoli) 

Cara Unita, 
la televisione ci informa tu 

te le sere della grande eptdi 
mia che ha investito il no 
stro Meridione, dice che Na 
poli si e ingrandita con gran 
di costruzionl di cemento, o 
gni tanto ammette che la cit 
ta manca di fogne ed e pri 
va di verde. Ma di chi e lo 
cotpa? Chi ha amministratu 
questa grande citta? Perche lo 
TV non fa mai un nome? Lau 
ro non viene mai nominato 
non parliamo poi dei demo 
cristiani Gava. Se sindaco dt 
Napoli fosse stato il compa 
gno Dozza, certo la citta non 
si troverebbe in condizioni 
cosi penose. Noi dobbiamo 
sempre ricordare alia gente 
come si amministra nei co
muni dove i comunisti sono 
maggioranza, bisogna fargh 
vedere la differenza tra le 
cittit dirette dalle *inistre e 
quelle in mono alia destra e 
alia DC. La natura ha fatto 
bello il nostro Meridione, la 
nostra classe dirigente bor-
ghese lo distrugge. E la gen
te scappa da Napoli, scappa 
da tutto H Sud per andarsi 
a cercare un Iavoro altrove. 

ALVARO PENNECCH1 
(Chiusi - Siena) 

Cara Unita, 
sono un giovane compagnu 

di un paese a poca distanza 
da Isernia, un paese adagia 
to su una collina che ciffre 
un panorama stupendo. Ma 
vent'anni di regime democri-
stiano non hanno permesso di 
completare la rete idrica e le 
fognature, per cui ci sono ca
se che ancora non possono 
inslallare i servizi IgienicL 
Questa regione. come la mag-
gior parte di quelle meridio
nali, ha problemi secolari e 
una precisa caratteristica: la 
poverta. A questo, bisogna ag 
giungere a malgoverno demo 
cristiano. dominato dai faro 
ritismu 

Qui, dopo aspre battaglte. 
nelle elezioni scorse siamo 
riuscUi a raggiungere un gran 
de obietttvo: abbiamo infatti 
strappato ai democristiani 
203 ton su 800 votanti, cosa 
che mai prima era accaduta. 
Adesso abbiamo costituito la 
sezione comunista, e tanti gio
vani che prima militavano ml 
la DC o nel PLI, ora hanno 
aderito al PCI. E' stata costi
tuito anche la sede della CG1L 
Sono passi avanti, noi spe 
riamo che presto si possano 
raggiungere obiettivi concreti 
per poter cambiare la realta 
di questo paese, 

DOMENIOO SANTILL1 
(Fornelll * Isernia) 

Trattare di piu 
i problemi delle 
Forze armate 
Cara Unlta, . 

vivo in una reglone che pul-
lula di militari. I contatti che 
anche di recente ho avuto con 
alcuni di loro mi hanno fat
to caplre che I'azione svolta 
dai partito nel confrontl del
la riforma delle Forze armate 
e della loro democratizzazio-
ne non si fa ancora sentlre 
con sufficiente energia. Gli 
stessi compagnt militari so
no spesso disorlentati e preoc-
cupati che questo settore del
la vita del Paese stia dlven-
tando — almeno in molte oc-
casioni — terreno di Iavoro 
politico esclusivo — o qua
si — dei gruppl extraparla-
mentarl. Gli slogan che co-
stow usano rlvelano soltan
to verbalismo e velleltarl-
smo. E' necessario battere 
queste posizlont. E' necessario 
estendere il dibattito fra tut
te le forze democratiehe e le 
popolazlonl, E' necessario che 
le federazioni friulane del 
PCI si impegnlno maggior-
mente in questa direzione. 

Penso che in questo senso 
anche l'Unita possa dare un 
contributo ampliando lo spa-
zio dedicato alia vita delle 
Forze armate. II problema e 
delicato ma indllazlonabile. 
Sulla via della svolta demo
cratica ce lo troveremo di 
fronte. La Costituzlone deve 
entrare nella struttura e nel
la vita militare. II die inse-
gna. 

VALENTINO MORETTI 
(Tarcento • Udine) 

«Mi sento un po' 
colpevole essendo 
ainericano » 
Caro direltore, 

sono un compagno franco-
americano (per il momento) 
e sono rimasto profondamen-
te colpito dai drammatici av-
venimentl del Cile. Mi sto 
preoccupando molto per la 
sorte del Sud America, e vo-
glio dividere con i compagni 
e i lettori deH'Unita il profon-
do dolore provocato dalla 
morte del <i compagno Presi-
dentes e dalla riuscita del 
golpe azionato da un pugno 
di generali fascisti. Mi sento 
un po' colpevole essendo a-
mericano, pert sono fiero del
la Francia e dell'Italia per la 
solidarieta che in questi gior-
ni hanno espresso per il Cile. 
Ma un giorno distruggeremo 
quel fascisti della CIA e del-
VITT. 

J. M. ANDRE SPENCER 
(Roma) 

Non contestano 
solo per correg-
gere gli errori 
Carissimo direttore, 

non sono d'accordo circa il 
parere espresso dai lettori 
Paolo Maestri e Antonietta 
Vazzola apparso suiZUnita del 
14 settembre (a La liberta di 
opinionea) perchi, a mio av-
viso, peccano di una certa in-
genuita. Quando si sostiene 
che ogni societa ha i suoi con-
testatori inteml e che questi 
debbono godere della liberta 
di manifestare le proprie o-
pinioni, occorre esaminare in 
quale societa queste opinioni 
vengono manifestate se non si 
vuole incorrere nell'errore di 
prefigurarsi una societa dif-
dcilmente identificabile stori-
camente. 

Per quanto riguarda gli at-
tuali contestatori in URSS, 
non mi sembra che essi si 
siano posti all'interno del si-
•>tema per modificarne even-
tuali errori, ma hanno abbon-
dantemente vurcato quei limi-
ti per il ribaltamenlo del si-
sterna stesso, con Vesplicilo 
nferimento a modem liberal-
democratici ocddentali; si so
no posti cioe, come secondo 
me giustamente nota la 
^ravda, all'esterno della socie-
'a sovietica. 

GENNARO MOSCA 
(Castellammare di Stabia) 

Per una polizia 
al servizio 
dei cittadini 
Caro direttore, 

ho avuto occasione di leg-
gere su Ordine Pubblico, or-
gano dt in formazione delle 
forze di polizia, una intervi-
sta del deputato comunista 
Sergio Flamigni, rigvardante 
la proposta di legge del PCI 
per Vapplicazione dei diritti 
di liberta e di organizzazione 
sindacale per tutto il perso
nate della PS. 

Debbo dire che tale pro
posta ta incontro a una delle 
aspirazioni piu sentite da par
te dt coloro che lavorano nel
la PS e vorrebbero essere al
ia pari di tutti gli allri lavo
ratori. Vorrei inoltre far ri-
levare che non e colpa nostra 
se a volte siamo costretti a 
svolgere dei servizi che ci fro-
vano in contrasto col cittadi-
no. E' vero quanto afjerma lo 
on. Flamigni, che nella poli
zia ci sono molti figli di la
voratori e anche uomini anl-
mati da sentimenti democra
tici. Ma cid che impedisce 
alle forze di polizia di essere 
al servizio di tutti i dtta-
dtnl e Vapplicazione dt nor-
me e ordinamenti tecchi e 
contrastanti con i principi co-
stituzionali. 

lo credo giusto che a Par
lamento debba approvare ta 
liberta sindacale per noi del
la pS, stabilire la dipenden-
za diretta dai magistrati per 
quanti di noi svolgano attivi-
ta di polizia giudlztaria. e sa 
pratlutto emanare una nuova 
legge di PS al posto delVat 
tuale Testo Vnico che contie 
ne tante norme contrarie al
ia Costituzlone. 

LETTERA FIRMATA ' 
da un maresciallo di PS 


