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la scuola 
Sindacalismo 
magistrale 

Bl vecchio 

e il nuovo 
La riapcrtura delle Camera 

pone a lutto il pacsc come 
qucstione di rilievo fonda-
vicntale l'csiyen:a di sohtzio-
7it organichc ai mah delta 
scuola ttaliana. Partiti. sinda
cali ed organizzazioni di ca
tegoria vanno mettendo a pun-
to le rispcttivc proposte e non 
a scmbra esagcrato credere 
chc i problemi delta scuola 
abbuino assunto un valore di 
disenminante programmatica 
in questa difficile e voluta-
mente contorta crisi governa-
tiva. Accanto alle vecchic 
istanze sorgono le miove; Vor-
mai annoso problema delta 
condizionc giuridica dei do-
ccnti si lega oggi sempre piu 
strettamente at tenia non rin-
viabile delta prcparazwne e 
selezione professionale, il nuo
vo ordinamento delta scuola 
media comune. con i relativi 
recenti programmi riapre con 
put forza il discorso sui pro
grammi Ermini net quadro di 
una concezione globale e con-
tinuativu delta scuola dell'ob-
bligo. 

E cost pub dirsi per I'altro 
nodo che viene a maturazione 
circa il rapporto che dovrd 
intcrcorrere fra la nnova scuo
la media e I'attuale. disperstva 
strutturazione dell' istruzione 
supertore, per t'urgenza e il 
modo nuovi in cui si presenta 
oggi il problema dell'istruzio-
ne professionale. Queste ed 
altre questiom,' non ultima, 
ccrto. t'intollerabile situazionc 
esistente in seno all'ENAM, 
mostrano, come dato comune, 
Vesigenza di una correlazione 
permanente tra di esse e, quin-
di, t'assurdita del sussistere, 
ncl mondo delle organizza
zioni scolastiche, di comparti-
vienti stagni, spesso di tipo 
corporativo, sempre, comun-
que, limitati e settoriali nel-
Vimpostazione e nella pro-
spettiva. 

Acquista forza ed impellen-
za, in tale quadro, il proble
ma non pin mitico di una, sia 
pure articolata, unita sinda-
cale delta categoria docente, 
cost come, mi sembra, acqui-
sti pure vigore la necessita, 
per le organizzazioni sindacali, 
d'inser'trsi, per la prima volta 
at livello estremamente qua-
lificato. net vasto ed impe-
gnato dibattito sui grandi temi 
delta riforma delta scuola e 
delVavvcnire delta categoria 
insegnante. Soltanto una ma
nia suicida potrebbe oggi con-
s'tgliare un sindacato o una 
qualsiasi organizzazione cul-
turale di estraniarsi da una 
elaborazwnc che decidera le 
sorti delta scuola italiana per 
gli anm avvemre. Questi one-
rosi compiti tornano alia men-
te leggendo suite rtviste del 
mondo delta scuola di strane 
vicende che si agitano nel 
campo del sindacalismo magi
strate. Il V Congresso del Sin
dacato Nazionale Autonomo 
delta Scuola Elementare, nel 
dicembre scorso. voile indica-
re, con un dibattito sui cui 
alto livello concordd tutta la 
5tampa scolasttca, propno le 
linee orientative di un tale 
impegno. Ma la spmta delta 
base espressa ncl Congresso 
non riesce ancora a tradursi 
in iniziativa opcraliva per i 
freni e gli ostacoli che il vec
chio gruppo dirigente sconfitto 
a dicembre sta mettendo in 
atto. 

I nuovi organismi diriaenti 
sono oggctto di un sabotaggio 
sistcmatico che, per quanta 
abbia raggiunto ben miseri ri-
sultati (il SNASE si sta ulte-
rwrmente rafforzando), cid 
non di meno va denunciato 
per la sua natura antidemo-
cratica e per il danno che 
vorrebbe arrecare ad un orga-
nismo sindacale che rtmane 
la piu ralida tutela degli m -
segnanti primari. Le argo-
mentazioni assurde quanto ri-
dicole del vecchio gruppo 
chcntelistico non troveranno, 
come non hanno trovato fino 
ad ora. alcun seguito fra la 
categoria; e necessario perb 
che un altro ostacolo sia su-
pcrolo perche alia sconfitta 
defmitica di costoro faccia 
seguito il pieno esplicarsi del
ta profonda iniziatica sinda
cale dal Congresso sovrana-
mente indicata: cj rtferiamo 
at riaffiorare di un'assurda 
pratica anticomunista, lesiva 
dcll'autonomia di ogm partito, 
che sembra trovare ancora 
asilo nell'altualc segreteria na
zionale. Una politico di umtd 
delta categoria non si porta 
Qvanli cominciando a discri-
mmare ncl scno stesso del 
Sindacato, ne, tanto meno, 
erigendo a modello di demo-
crazia un anlicomumsmo che 
e oggi, a dir poco. fuon modo. 
1 maestri comunisti, unita-
mente a tutti gli insegnanti 
democratici, sono impegnati a 
portare avanti, con contributo 
intclhgcnte e responsabile, la 
battagha del SNASE sui oran-

• di temi che il momento pom. 
Ogni tntziatipa in questa di-
rezione non potra non tro-
varli compartecipi attlvi e con-
vinti; cid, pero, che non li 
trovera mat di-tponibili c la 

. pratica del - qnicfa non movc-
, re' con relatiro, troppo pc-

" tantc, fardcllo di corrcspon-
mbUita, 

Livio Rapardli 

• 

Come la scuola affronta i temi del nostro tempo 

I ragazzi 
e la politico 

Coscicntc del valore die 
pottebbe avere 1'ediicazione 
civica nella formazione civi
le del ragazzi dagli 11 ai 14 
anni. ho eempre dato una 
grande importanza a questa 
materia, dedlcandole 4 ore al 
niese (invece che 2, come e 
prescritto dai programmi), e ' 
svolgendola con spirito aper-
to e cntico. invece che col 
tono abitunlmente ufficiale e 
genenco dei libri di testo 
Queet'anno. in particolare. in 
una classe di secondo avv.a-
mento le elezioni del 28 apri-
le sono state come un "cen-
tro di interesse" per lo stu
dio del rasja^zi: alcuni di essl 
hanno seguito la stampa. al-
tri le traomissioni televisive, 
altri ancora hanno aesistito ad 
alcuni comizi. Sono state fat-
te delle relazioni e discussio-
ni ed alia fine il lavoro e sta-
to concliiGO da due temi in 
classe suH'argomento. 

Credo intereasante parla-
re di questi temi e citarne dei 
brani. per avere una idea 
dell'atteggiamento dei ragaz
zi di fronte alia politica e co-
noscere alcune lore posizionj 
abbaetanza tipiche. 

Ecco. per esemplo, come 
Nicola descrive un comizio: 
«Pochi giorni fa stavo assi-
stendo ad un comizio comu-
nista Mentre l'oratore dice-
va alia folia: — Basta con il 
tascismo! —. sopraggiunse un 
camion con sopra un baldac-
chino del MSI e dei ragazzi 
che nel vedere i comunisti 
cominciarono a fare delle per-
nacchie. ma se ne ppntirono 
subito perche videro molti 
ragazzi comunisti correre ver
so il camion Cos! comincia
rono a volare pugni e calcl. 
Smi6ero quando il baldacchi-
no cadde dal camion che par
ti veloremente ». 

Responsabilita 
Queste esperienze social! a 

cui i ragazzi sono stati m-
dirizzati hanno risvegliato in 
loro interessi che si sono ma-
nifestati anche nella scuola. 
Protagonista di queste discus-
sioni e stato spesso Carlo, 
simpatizzante missino. che nel 
brano seguente v^diamo im-
pegnato con Maurizio, s im-
patizzante comunista: « U n 
gtorno in officina il professore 
arrivo in ritardo. e mentre 
lo aspettavamo io e Carlo ed 
altri commciammo a discute-
re di partiti; io partecipavo 
per il PCI. invece Carlo per 
il MSI e si dichiarava fasci-
sta Lui contro il partito co-
munista aveva solo una o-
biezione. cioe quella dei Rus-
si che non avevano liberta. 
ed io rispondevo che quello 
che succedeva in Russia noi 
non eravamo a] corrente e 
quindi non potevamo far giu-
dizi. e che il PCI non era 
quello Russo >•. 

In quest'altro tema. invece. 
troviamo Carlo alle prese con 
Francesco: «Io delle volte di-
sctito con Carlo quasi sem
pre delle stesse cose perche 
lui mi ripete quasi sempre 
che Mussolini ogni volta che 
nasceva un bambino dava 
L. 5 000 ai genitori; io gli 
ripeto che Mussolini facendo 
questo non fece una cosa fat-
ta male ma io gli dico: — 
Perche quando passava un 
camion con dei fascisti. do-
vevano fare per forza il sa-
luto, scendevano dal camion 
e o gli davano delle manga-
nollate oppure gli facevano 
bere l"olio di ricino? —•». 

Come si vede. non c*e trop
po da sorridere. Sono ragazzi 
di 12-13 anni. ma gia discu-
tono con una certa matunta 

Tuttavia non * si creda ad 
una generale entusiastica ade-
sione a questi dibattiti. L'inte-
resse politico e ben lungi dal-

l'essere vivo in tutti. Force per 
influenze familiari e ambien-
tali. molti ei rinchiudono in 
una sorta di qualunquismo 
scettico. Sentite cosa dice 
Stefano: * Le mie idee sono 
queste: per me chi forma il 
governo si fa una bella pan-
cia. e una bella tasca piena di 
soldi e poi al resto._». 

Pierfelice. invece. pCnsa so-
prattutto alle vacanze. perche 
e ancora in una fase echiet-
tamente prepolitica; - Ogni 
tanto anche noi della secon-
da facciamo qualche riunio-
ne politica. ci sono quelli che 
stanno per il fascio. quelli per 
il comunismo. e per altri par
titi. Ogni tanto per divergen-
ze di opinion!, si va a finire 
alle mani. Ma per noi ragaz
zi credo che la co6a migliore 
delle elezioni . siano l e va
canze ». 

C'e, infine, cbi dimostra sfi-
ducia. ma in mani era piu ar-
gomentata, non senza acute 
o^servazioni sulla realta del-
la vita politica nel paesc. e 
con una sorta di coscienza 
amara che fa pensare. Ecco il 
tema di Mario, uno dei piu 
maturi: «Qualche volta ho 
provato ad ascoltare per te-
levisione il discoreo di qual
che reader politico. II mio de-
sideno era quello di formar-
mi un'opinione per poter giu-
stamente votare quando ver-
ra la mia volta. Ma quale de-
lusione! Mi sembrava di as-
sistere ad un incontro di pu-
gilato. solo che a] posto dei 
pugni e'erano le parole... e 
quali parole! 

- Ognuno diceva male di co
lli! che l'aveva preccduto e 
dell'altro che lo avrebbe se
guito. E il partito che senza 
altro avrebbe dato il benes-
scre alia nazione era, manco 
a dirlo. quello a cui apparte-
neva colui che parlava. Or* 

la mia testa e piu eonfusa di 
prima. Naturalmente tutti 
promettono che finalme-nte 
non ci sara piu disoccupazio-
ne, mi6eria, alloggi cadenti 
eccetera... Ma come le ele
zioni saranno finite tutte que
ste belle promesse resteran-
no solo un sogno. ,e non re-
stera che sperare in un mira-
colo o magan... nelle prossi-
me elezioni 

«Da quanto ho potuto ca-
pire. in Italia ognuno pensa 
a se stesso. e pur di arnvaro 
ai potere ci si serve di men-
zogne per invogliare il popo-
lo a votare per il proprio 
partito » 

E* urgente. come ristilta 
chiaro. U problema di edu-
care 1 giovani ad un respon
sabile atteggiamento civile, e 
di far loro capireche la crisi 
politica attuale potra e dovra 
stiperarsi e che ci sono gia 
uomini e forze generosi. ca-
paci di lottare per l'interes-
se comune, per Tavvenire ed 
il progresso del paese In que
sto senso. la lezione della Re-
sistenza sara. credo, salutare 

Gli insegnanti che non por-
ranno con chiarezza questa 
prospettiva. rifiutando un'im-
postazione educativa ipocrita-
mente anodina. saranno. in-
sieme alle classi dirigenti. re-
sponsabilj dello sbandamento 
morale di tanti giovani Per 
finire vorrci parlare di un 
gruppo di ragazzi che denun-
ciano una 6erie di problemi 
e di fatti e mostrano un im
pegno che dovrebbe conclu-
dersi in una professione po
litica democratica col pnssa-
re degli anni e con lo svilup-
parsi della loro maturita 

Roberto, per esempio. parte 
da un'esperienza familiare per 
arrivare a conclusion! gen^ra-
li che i fatti hanno dimo-
strato giuste: «La gente e 
6tanca di sentire gli oratori 
che promettono delle co^e 
grandiose, ma che poi non 
fanno nulla.. Un e?empio e il 
fatto che mio nonno e un tn-
valido di guerra ed ha lavo-
rato fino all'eta di 70 anni. 
Dovrebbe ave r e una pensio-
ne abbastanza elevata poiche 
ha una pratica aperta.. eD-
pure sono cinque anni che 
combatte neirintento di por
tare a termine il suo sogno. 
ma non vi e riuscito. Come 
questo di mio nonno ve ne so
no tanti altri. eppure nessuno 
vi & riuscito. Io sono un ragaz-
zo di 13 anni ed ancora di po
litica non me ne intendo rna 
credo che la DC quest'anno 
non vincera alle elezioni ap-
punto ner questa ragione». 

Ianazio. un siciliano irre-
quieto e chiaechierone. e an-
dato a ficcare il naso nelle 
sezioni dei vari partiti: * Io 
nelle vacanze di Pasqua an-
dai in giro per le varie sezio
ni. l»a piii adornata era quel
la della DC e vidi anche del
la gente che faceva la fila 

con per prendersi 1 pacchi 
dentro dei viven: i pacchi 
erano marcati USA. Intendo 
precisare che quei pacchi non 
li compra la DC ma sono pac
chi che gli USA regalano al
io Stato Vaticano e questo 11 
da alle varie sezioni dellla 
DC per darlj at poven»». 

Colombo, ragazzo di faml-
glia operaia. si esprime in 
termini un poco retorici. ma 
6 indubbia la seneta della 
sua posizione e la drammati-
cita delle question! che af
fronta: «I signori che sono 
al governo invece di costruire 
roba che serve al popolo, 
pensano agli armamenti ato-
micl. e quando decidono di 
costruire qualche cosa. la me-
ta dej soldi da spendere per 
la costruzione finisce nelle 
loro pance. 

«< Questo lo dimostra il fat
to dell'aeroporto di Fiumlci-
no, che rappresenta una par
te delle loro losche malefat-
te. perche non si sono ac-
contentati dei soldi, come al
ia Federconsorzi dove fecero, 
sparire mille miliardi. ma ru-' 
bano anche le vite umane. de
gli operai che scioperano. e 
questo e successo in varie 
citta d'ltalia". 

L'ambiente 
Per concludere, questi . te

mi dimostrano che anche 1 
ragazzi tra gli 11 e ! 14 an
ni, dal contatto con la realta 
sociale e familiare e dagli 
stimoli dei mezzi di comu-
nicazione di massa, sono 
spinti ad un interesse verso 
la vita politica del paese che, 
in generale, e senz'altro po-
sitivo. JEsso, pero, data la 
natura spesso incoerente del-
Tinfluenza ambientale, pren-
de a volte forme negative 
e approda al qualunquismo. 
Anche le denunce, pur rlve-
lando sanita morale e batta-
gliero senso di giustizia, se 
non concludono ad indicazio-
ni positive di soluzionl efli-
caci, possono generare un 
atteggiamento di sfiducia e 
di scetticismo. 

E* evidente, su questo ter-
reno, quale sia il compito 
della scuola e degli inse
gnanti democratici. Essi deb-
bono esplicitamente pore! lo 
obiettivo di una formazione 
civile degli alunni. che pur 
evitando i rlschi di un dog-
mal i smo controproducente e 
di regole cateehistiche. tut
tavia valga a guidarli ad 
una comprensione critica 
della realta sociale e poli
tica di oggi, ad un atteggia
mento di collaborazione con 
gli altri, nello sforzo di far 
progredire la nazione verso 
forme di civilta sempre piu. 
elevate. 

Luciano Biancatelli 

TAVOLA ROTONDA dei protagonist! dell'agitazione di Padova 

Crisi e sviluppo 
degli organismi 

universitari 
' \ . ' . ' ' - •• • . . . 

Un'esperienza che ha confermato I'esigenza di , 
un organo capace di esercitare una vera e pro
pria direzione politica nei confronti del movi-

mento studentesco reale II cortile dell'Universita 

La facciata dell'Ateneo di Padova 

Convegno popolare sulla 
scuola nei centri extra-ur 

A Borgo San Lorenzo, nel cuore della Toscana, tutta la popo-
lazione ha discusso per quattro sere i problemi della scuola 

BORGO S. LORENZO 
(Firenze>. maggio 

Gran parte della popola-
zione di Borgo S. Lorenzo — 
il capoluogo del Mugello. va-
sta zona ad economia agri-
cola in profonda crisi, della 
provincia di Firenze — e di 
alcune frazioni vicine ha se
guito. occupando i n ogni or-
dine di pc«ti il teatro locale. 
per 4 sere dal 20 al 26 mag
gio i lavori del convegno 
-Democrazia e scuola dell'ob-
bligo nei centri extrat-urbani-
promosso da un gruppo di 
insegnanti democratici delie 
scuole medie e elementari 
della zona Si sono associat: 
airiniziativa I'istituto di pe-
dagogia dell'Universita di Fi
renze. le delegazioni provin
cial! CEMEA e del Movimento 
di Ccoperazione Educativa. la 
scuola-citta Pest3lozzi di Fi
renze. - H gruppo insegnanti 
Mugello - e giunto a questo 
grande convegno di m a « a in 
seguito ad una prc«a di co
scienza maturata nel corso 
delle ultime agitazioni degli 
insegnanti. della profonda 
crisi della scuola dcll'cbbligo 
e dei gravi problemi che si 
pongono. sopraltutto nei cen
tri extraurbani, con Tentrata 
in vigore della nuova scuola 
media. ' 

f programmi 
n gruppo aveva ' pTomosso 

la costituzione di-una asso-
clazione insegnarili-famiglie 
degli alunni delle" scuole del-
La zona che ha gia formula to 
un suo programma di attivita. 
e che. avendo dato un primo 
contributo a supcare I'isola-
mento della scuola dalla co-
munita locale, ha aperto la 
strada al succesjo del Conve
gno. Educator!, sindacalistl, 

amministratori di Enti pubbli-
ci. sacerdoti, genitori e stu-
denti hanno dibattut0 e se 
guito cOn appassionata, tal 
volta tumultuosa, partecipa-
zione i lavori del convegno. 
II significato profondaraente 
aemocratico della nuova scuo
la media unica per tutti, la 
necessita che essa si ispiri 
agli ideali della Costituzione 
e della ResLstenza. il maggior 
peso che gli Enti lcv>li deb-
bono avere nella Vita della 
scuola e la necessita di una 
programmazione scolastica di-
rettamente collegata con Io 
sviluppo economico e sosiale 
del paese. questi i temi di 
fondo sui quali vi e stato un 
sostanziale accordo degli in-
tervenuti quali che fossero le 
premesse ideali o politiche da 
cui partivano. 

Le poche e timide vocl 
isolate di dissenso da que
sta piattaforma democratica. 
avanzate da esponenti del no-
tabilato democristiano loca
le. non hanno avuto la mi
nima presa sui pubblico. Nel 
corso del Convegno e stata 
avanzata una prima critica ai 
programmi della nuova scuo
la media (la discussionc e 
stata introdotta dai professori 
Alessandro Setti, Raffaele La-
porta. Carlo A. Giannelli e 
Marino Raicich) alia loro pe-
ricolosa genericita. alia posi
zione che in essi viene ad 

• assumere il latino. Nel corso 
di questa discussione assal 
interessanti le posizioni dl 
due esponenti del clero lo
cale che. pur polem'.zzando 

' tra di loro sui contenuti edu-
cativi della scuola deirobbli-
go. ne hanno tuttavia colto 
11 profondo significnto demo-
cratico. Bruno Ciari, Aldo 
Pcttini. Marcello Trentar.ove 
e Rcnato Borelli hanno pre-
sentato la struttum didattica 
e amministrativa dHla scuola 
denunciandone 1* bardature 

burocratiche e hanno esposto 
' sulla base delle loro espe

rienze di educatori. le pro-
- poste che il movimento de-

mocratico e andato claboran-
do in questi ultimi anni per 
una effettiva vita democrati
ca della scuola e per Tintro-
duzione in essa di moderne 
tecniche didattiche. riscuoten-
do consensi utoanimL • • '•,- • 

cc Dal basso »̂  
Un'ampia discussione si e 

poi sviluppata intorno alia 
relazione del presidente della 
locale associazione insegnan-

^ ti-famiglie: sono stati sotto-
:" posti a critica istituti come il 

patronato scolastico e la sua 

Iotta sindacale e politica del
le popolazioni del Mugello 
(che hanno dato nelle recenti 
elezioni la stragrande maggio-
ranza • dei loro conser-si ai 
PCI e al PSD e la lotta per 
la riforma generale democra
tica della scuola; per la pri
ma volta. crediamo, in un 
centro extra-urbano la scuo
la privilegio di pochi e che 
si sta sia pur ancora insuffi-
cientemente avviando a dive-
nire un grande fatto di massa 
(I'obbligo fino ai 14 anni). ha 
cercato un contatto v-ivo con 
ta popolazione. e usciti dal 
suo sterile e aristocratico iso-
lamento. Certamente s; e trat-
tato di una prima presa di 
contatto: molta strada resta 
ancora da percorrere; duran-

impostazione caritativo-assi- . t e . i l convegno^ sono emerei 
stenziale; fortemente sottoli 
neata da tutti e stata la ne
cessita che la nuova scuola 
deli'obbligo trovi nel dopo-
scuola il 6U0 - indispentabile 
completamento: che la pro-
fessione delllnsegnante sia 
rivalutata (e a questo propo-
sito non sono mancate forti 
cntiche alTazione dei sinda-
cati). Important! considera-
zioni sono inoltre state svolte 
sui problemi del tempo libe-
ro dei.ragazzi (sulla base di 
una introduzione di Laporta e 
di Gastone Tassinari deila So 

piii gli elementi di unita che 
di divisione tra le forze idea
li e politiche demoemtiche; 
il discorso andrebbe ripreso 
ad esemplo sui programmi 
della scuola deli'obbligo e 
sulla loro impostazione so-
stanzialmente conservatrice. 
Va inoltre sottolineata forte
mente I'importanza del for-
marsi nel Mugello di un grup
po di giovani educatori de
mocratici. che hanno reagito 
alia crisi della scuoia; cd e 
anche significatjvo che cid sia 
awenuto in provincia la dove 

cieta Umanitaria di Milano) - forse piu drammaiici si pon-
ln modo partico'are sull'im-
portanza pedagogica del cine
ma tog rafo. II prirao grande. 
risultato di questa - sett I ma na 
della scuola - va individuato • 
in questa grande. attenta ap-
passionata partec:pazione del
la popolazione locale ai pro
blemi della scuola; si e trat-
tato. per molti, di una prima 

• presa di coscienza deil'impor-
tanza decisiva per le sort! 
del nostro pnese d! una so-
luzione democratica del pro
blema scolastico, del - primo 
collcgamento instaurato tra ia 

. gono i problemi di un cam-
' biamento delle strutture eco-

nomiche e social! e la scuola 
diventa una protagonista di 
questa lotta. E' auspicabile 
che gruppi di questo tipo 
si formino ovunque (ed e**l 
sono un ulteriare eintomo. 

• fr« I'altro. della criai del-
1'attuale struttura burocra-

1 tica della istruzione pub-
blica e del tradizionale nsso-
ciazionismo degli insegnanti) 
per contribuire «dal basso •• 
alia riforma culturale del no
stro paese. 

P A D O V A , mngfiio. 
Nello stambugio chc osp't-

ta gli uffici del Tribumitn, 
ci siamo incontrati con lo 
* stato maggiore » chc ha 
guklato Voccupazione del
l'Universita di.Padova. Ci 
sono il Tribuno. Alberto 
Borellu, il vice - pres idcu-
te nazionale dell'UGl, Sil
vio Lanaro, Vex Tribuno ' 
ed esponente dell' Intesa, 
Leontino Battistin, Mario 
Trisotto, del Consiglio di' 
Tribunato, cui si e aggiun-
to Gianni De Micliclis, 
presidente nazionale del
l'UGl. 

Fin dalle prime battute 
del discorso appare chia
ro che le 38 ore di occu-
pazione del Bo rapprc-
sentano per i dirigenti 
del movimento studente
sco padovano un'esperien
za da non archiviare fret-
tolosamcnte. Dice Lanaro: 
i Nel momento in cui ab-
biamo realizzato il piii 
importante successo nella 
mobilitazione degli stu-
denti intorno ad una seria 
piattaforma politica. ah- , 
biamo anche scoperto la 
crisi dei nostri organismi 
rappresentativi: la crisi 
cioe del tipo di mediazio-
ne parlamentaris t ica che 
il nostro organismo realiz-
zava, ottenendo una volta , 
all'anno, attraverso il vo-
to, la delega dagli studen-
ti per occuparsi delle loro 
questioni. Abbiamo capita 
che il problema vero e in
vece un problema di dire
zione politica, di avere un 
organo capace di porsi al
ia'testa di un movimento 
reale >. 

Interviene Battistin: «Se-
condo me, non s i tratta pe
ro di liquidare tutta la 
tradizione parlamentari 
stica, si tratta di trovare 
una forma attiva di par-
tecipazione dello studente, 
per tutto il corso dell'an-
no, ai problemi universi
tari >. 

Per Trisotto, il fatto che 
parecchie centinaia di stu-
denti abbiano partecipato 
all' occupazione dell' Uni-
versita, dato vita ad ani-
matissime assemblee, ma-
nifestato nel cortile del 
Rettorato, ed in corteo per 
le strode cittadine, e gia 
un risultato di qrande im
portanza. tin dato acqui-
sito: < GU studenti acqui-
stano "spazio" in seno al-
VUniversita, un potere di 
contrattazione con le au-
torita accademiche, com-
prendono di diventare una 
forza nel Paese ». 

« La qucstione e proprio 
qui — inferuiene . Lana
ro — nella nostra capaci
ty di cogliere il rapporto 
reale fra Universita e Pae
se. Per oltre un decennio, 
Vorganismo rappresentati-
vo non ha esteso il suo 
raggio d'azione oltre i con-
fini dell'Universitd, oltre 
una difesa s indacal is t ica , 
di categoria degli interessi 
degli studenti. Ma in que
sto periodo siamo venuti 
maturando una analisi dei 
processi culturali in atto, 
del ruolo dell'Universita 
nel Paese. 
• < VUniversita non & piu, 
come nel passato, la fuci-
na della classe dirigente: 
a questo suo compito si 
salda oggi quello di for-
nire quadri tecnici in sem
pre maggior numero alia 
economia nazionale. II rap
porto diventa oggi diretto 
fra istituti, facoha, e bran-
che economiche, addirittli
ra singole aziende^ Eviden-
temente in tal modo I'Uni-
versiti subordina la for
mazione dei quadri tecni
ci non tanto alle esigenza 
generali del Paese, ma al
le scelte, agli indirizzi dei 
gruppi economici che han-
YiO potere di decisione og
gi in Italia. 

Scelte 

precise 
5 « Si tratta percid di ri-
vendicare delle scelte pre
cise nella programmazio
ne economxea del Paese, 
negli indirizzi da impri-
mere alio sviluppo econo
mico: soltanto su tale base 
potra avvenire quella ri
forma dell'Universita che 
la ponga veramente in gra-
do di rispondere at com
piti che oggi le vengono 
richiesti, in modo autono
mo, non subordinandost 

agli orientamenti dei grup
pi monopolistici. 

* Oggi nella Universita 
non si forma piii la classe 
dirigente, ma non si for-
mano nemmeno dei pro-
fesslonisti. II problema di 
fondo e quello della for
mazione professionale, del
la collocazione nella socie-
td del neo-laureato. Noi 
questo I'abbiamo compre-
so, c percid il movimento 
studentesco, che sinora si 
era occupato soltanto del
lo studente, cioe del mo
mento della presenza del
lo studente nell'Universi-
ta, ha capito che bisogna. 
ora guardare piii in Id. a 
cid che accade oltre il con-
scguimento della laurea, 
alia condizionc professio
nale. Si tratta per noi 
dunque di non essere piii 
una forza puramente sin
dacale, ma una forza po
litica, capace di interveni-
re con un proprio peso 
nelle scelte politiche di 
fondo della vita del paese: 
la posizione dello studen
te di architettura, futuro 
professionista, non pud es
sere disgiunta dalle scelte 
che verranno compiute in 
sede di pianificazione ur-
banislica, la posizione del
lo studente di lettere. fu
turo insegnante, e stretta
mente collegata all'assetto 
che verra dato alia nostra 
scuola media. E' su tali 
questioni che noi dobbia-
mo intervenire >. 

Il dibattito si va facen
do serrato. Interviene Bat
tistin: 

Presa d i 

coscienza 
< St tratta, secondo mc, 

di realizzare una parte-
cipazione dell'Universita, 
come forza sociale, alle 
strutture " dello Stato de-
mocratico, strutture mio
ve, di base — come le Hc-
gioni, gli organi della pia
nificazione — le quali deb-
bono essere espressione 
non solo di forze politiche, 
ma sindacali, culturali, 
ecc, e debbono essere do-
tate di poteri decisionali ». 

La piccola < tavola ro-
tonda > che si e venuta 
improvvisando, ed a cui 
partecipano studenti co
munisti, socialisti, cattoli-
ci, diventa uno specchio 
estremamente interessante 
di come si dislocano le for
ze reali nel Paese, al di la 
delle preclusioni e delle 
manovrc di vertice. 

Ma riconduciamo il di
battito al suo punlo di 
partenza concreto: quale 
ruolo, quale significato ha 
avuto, nel quadro della 
problematica che la di
scussione ha sviluppato, la 
occupazione . del palazzo 
del Bo? Su questo punto 
risponde il Tribuno Bo-
rella: 

< La nostra azione, che 
c partita da rivendicazio-

ni elementari non accnlte 
dalle autorita accademi
che, ci ha permesso di in-
vestire gli studenti di im-
portanti questioni di ca-
rattere generale: il diritto 
alio studio, la democratiz-
zazione delle strutture uni-
versitarie. Sui primo pan
to, le insufficienze dcVa 
politica governativa sono 
cmcrsc in modo evidente, 

« L'istituzione del prc-
salario non ha fatto com-
picrc un salto qualitativo 
alia situazionc come ci si 
sarebbe attcso. Si st\no 
stornati dei fondi dalle 
voci di assistenza indirct-
ta chn erano in viqore nel 
passato, per dare il prcsu-
lario ad una csigua mino-
ranza degli studenti: ncan-
che il 10% delle matricole 
per quanto atticne la no
stra Universita. Le norme 
per la concessione del prc-
salario sono infatti tal-
mente restrittive, che sol
tanto pochissimi ricscono 
a conseguirlo La cosa di
venta poi addiriltura ne-
gativa quando si riducono 
le altre forme di assisten
za e si aumenta (come c 
accaduto da noi per ta 
mensa e I'affitto delle ca
se dello studente) il costo 
dei scrvizi tradizionali. 

* Noi abbiamo protesta-
to contro tutto cid: ma ol
tre che protestare non po
tevamo far altro, perche" 
manchiamo della possibi-
lita. di intervenire concrc-
tamente nelle decisioni che 
ci riguardano: da qui il 
senso che abbiamo dato al
ia nostra lotta, rivolta a 
democratizzare le struttu
re universitarie ed a riven-
dicare Vingresso degli stu
denti nel Consiglio d'am-
ministrazione e laddove .H 
possono effettivamente de-
terminare scelte precise ». 

* E' chiaro — conclude 
Trisotto — che con Voccu
pazione non sono stati ri-
solti questi grossi proble
mi. Ma molti studenti han
no cominciato a prendernc 
coscienza. Non sono piii 
patrimonio della ristretta 
e l i te di specialisti o di 
"sindacalisti" dell' organi
smo rapprescntativo. Du
rante Voccupazione, ncl 
corso delle due notti tra-
scorse insieme a discutere, 
abbiamo verificato quanto 
le strutture universitarie 
siano fattori di alienazio-
ne per lo studente, per la 
impossibilita di organiz-
zarci, di discutere, di tro
vare un autentico punto di 
incontro. Nelle facolta, ne
gli istituti, ci si va per 
ascoltare una lezione e ba
sta, La nostra rivendica-
zione di aumentare i colle-
gi, le case dello studente, 
ha un senso non solo 
per garantire effettivamen
te agli studenti il diritto 
alio studio, ma anche per
che essi possano veramen
te diventare protagonisti 
della vita dell'Universita ». 
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