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la scuola 
A Roma si svoigerd dal 28 al 30 aprile il X Congresso del SNSM 

Per un profondo rinnovamento 
del sindacalismo scolastico 

II valore unitario della Mozione 4 - E' necessario un salto qualitativo rispetto agli 
antichi metodi di lotta - Rivendicazioni e prospettiva di riforma - Le gravissime 

responsabilita del gruppo dirigente del sindacato della scuola media 

Una nuova scadenza attende 
il movimento sindacale degli 
insegnanti: il X congresso del 
Sindacato Nazionale Scuola Me
dia (SNSM) che si svolgera a 
Roma dal 28 al 30 aprile. 

Credo sia giusto sottolineare, 
al di la del giudizio sulla gra-
vita della crisi che il sindaca

lismo scolastico attraversa, e 
di cui il SNSM porta, per quanto 
riguarda la scuola secondaria. 
la prima e piu pesante respon 
sabilita, il valore unitario che 
tuttora rappresenta il raggrup 
pamento di insegnanti democra
tic! attorno alia Mozione n. 4: 
nel recente convegno nazionale 

Viareggio: il Congresso nazionale 

degli studenti universitari 

SI SVILUPPA 
IL DIALOGO 
FRA L'UGI 

E L'INTESA 
II significato della originate e feconda collabora-
zione fra la sinistra laica, la sinistra marxista e 
la sinistra cattolica nell'intervento del compagno 

Claudio Petruccioli 

Dal nostro inviato 
VIAREGGIO. 24. 

II dialogo tra UGI e Intesa sui
te prospettive di prosecuzione 
dell'alleanza alia direzione del-
l'UNURI e di trasformazione del 
movimento studentesco in movi
mento di massa ha dominato og-
gi i lavori del congresso degli 
universitari. Negli interventi di 
alcuni "leaders" dei due gruppi 
si e potuto verificare come l'in-
contro tra la sinistra laica, la 
sinistra marxista e la sinistra 
cattolica non rappresenti nelle 
Universita una collaborazione 
«governativa » basata sul ridi-
mensionamento dei rispettivi pro-
grammi e sull' accantonamento 
delle ideologic, ma piuttosto — 
come e stato detto — un « esal-
tante confronto di idee > e la 
unione di forze che. pur nella 
diversity di alcuni presupposti 
teorici. hanno individuato un am-
pio terreno comune d'azione. 

Dopo il discorso fatto dal com
pagno Coldagelli a nome dei sin-
da cat i della FIOM e della FIM-
CISL, oggi il dirigente nazionale 
delle ACLI. Gennaro Acquaviva. 
portando il saluto al congresso. 
ha. tra raltro, espresso un giudi
zio nettamente negativo sul « pia
no Gui >. 

Un importante discorso sulle 
ragioni che spingono gli univer
sitari marxisti all'incontro non 
strumentale con 1'Intesa pur 
mantenendo la presenza nel mo
vimento studentesco di una coe-
rente prospettiva di rinnovamen
to socialista. e stato pronunciato 
dal compagno Claudio Petruccio
li. membro della giunta UNUKI 
e della segreteria nazionale del
ta FGCI. Dopo aver rilevato il 
carattere teppistico dell'opposi-
zione fascista e la inconsistenza 
di quella dell'AGl (liberali). Pe
truccioli ha illustrato le ragioni 
che hanno indotto UGI e Intesa 
a lanciare la revisione degli isti-
tuti rappresentativi per afferma-
re 0 movimento studentesco co
me movimento di massa. come 
sintesi tra coscienza e forza. Egli 
ha indicato nell'attuale insoddi-
sfacente rapporto tra * elites» 
politiche e masse un problema 
che travalica i confini dell'Uni-
versita per interessare tutto il 
paese. 

Petruccioli. dopo queste pre-
messe. ha ricordato come I'lnte-
sa sia andata sviluppando la sua 
ricerca intomo ai temi della de-
mocrazia partendo dalla ipotesi 
del «pluralismo sociale ». Ma 
— ha detto — non bisogna di-
menticare che nel mondo catto-
lico d sono almcno due modi di 
mterpretare il «pluralismo so
ciale 9: il primo e quello che 
la stessa Intesa in un suo docu-
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mento definisce c corporativismo 
atomistico > e che in effetti e 
conservazione sociale; il secon-
do e quello che vede nel < plu
ralismo » la spinta al supera* 
mento della discontinuity tra for
ze politiche e forze sociali. Que-
sta seconda versions d stata fat-
ta propria dall'Intesa: a cid — ha 
proseguito Petruccioli — non e 
stata estranea la collaborazione 
con TUGI. 

Polemizzando con quanti la-
mentano che al congresso del-
l'UNURI non ci sia lo « scontro 
ideologico». l'oratore ha detto 
che nell'Universita sta sorgendo 
una nuova realta. E che se per 
scontro ideologico si intende lo 
scontro tra «elites» sulla base 
di schemi presi a prestito dai 
partiti politici e meccanicamen-
te trasferiti nell'Universita tra 
1'indifferenza generale delle mas
se studentesche. allora e bene 
costatare che questo tipo di scon
tro ideologico le nuove genera-
zioni non lo vogliono. 

Un movimento studentesco di 
massa — ha proseguito l'orato
re — non pud non entrare in ur-
to con le tendenze tecnocratiche 
e autoritarie che si stanno af-
fermando nel nostro paese in 
conseguenza dello sviluppo mo-
nonolistico deH'economia. 

Rivolgendosi all'Intesa ha cosi 
concluso: « Ci avete chiamato ad 
un confronto suU'esperienza fat-
ta. Noi, consapevoli della vali
dity dell'opera svolta, proponia-
mo una ipotesi per il movimen
to studentesco che si basi sulla 
liberty della cultura e sulla de-
mocrazia. Voi dovete approfon-
dire e riproporvi il problema del
la libcrta. I inert a che non pud 
reali7zarsi se non nella rivolu-
zione. Noi dobbiamo approfondi-
re e risolverc il problema della 
rivoluzione che non pud non rea-
lizzare la libcrta ». 

II congresso ha tributato una 
manifestazione di stima e di sim-
patia al compagno Petruccioli, 
che alia fine del discorso aveva 
detto di rinunciare a far parte 
della nuova giunta UNURI. 

Nel pomericgio. il presidente 
dell'UNURI. Nuecio Fava. ha 
preso la parola per ringraziare 
tutti i delegnti stranieri 

E' stato anche approvato per 
acclama7ione una mozione pre-
scntata da Intesa. UGI AGI e 
« Indipcndenti » per attestare la 
>*>Iidaripta depli universitari con 
Ixirenzo e Andrea Strik Lievers. 
processati a Milano per aver di-
stribuito un volantino pacifista. 

II congresso. contrariamente a 
quanto era stato annunciato, non 
si concludera prima della not-
tata di domani. 

Silverio Corvisieri 

Una speciale inchiesta 
medicosociale 

Un documentario 
scientifico 
di viva attualita 

IL CUOREI 
S COM sono • com* ti curano !• cardiopati*. Osptdali primo pro- Z 
5 blvma. Llnfarto fwori dal mito. La trombosi coronarica. I bambini S 
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della Mozione si e vivacemente 
discusso sulle scadenze, sui 
tempi ed i modi dcH'ultima \c-
rifica e di una nuova inizia 
tiva sindacale; tuttavia cio che 
accomunava gli aderenti alia 
Mozione era la esigenza di un 
profondo rinnovamento del sin
dacalismo scolastico, per far-
ne « uno strtimento valido di lot
ta. in una prospettiva di svi
luppo democratico della scuola 
e quindi del Paese. capace di 
contestare le scelte politico eco 
nomiche che entrino in conHitto 
con tali prospettive >; la consa-
pevolezza cioe che di fronte 
« alle scelte di politica scola-
stica e di piano le forze sinda-
cali della scuola devono diven-
tare protagoniste >; e quindi 
la necessita di « un salto quali
tativo rispetto agli antichi me
todi di lotta ». 

Cid che caratterizza la impo-
stazione data al testo della 
Mozione n. 4, che rappresenta 
le tesi della corrente unitaria di 
sinistra, e il costante rapporto 
tra rivendicazioni sindacali o 
prospettive di riforma democra-
tica e quindi la priorita alle 
scelte fondamentali di indiriz-
zo. senza affrontare le quali 
non si esce dalla crisi in cui 
si e impantanato questo vecchio 
sindacalismo scolastico. corpo 
rativo, settoriale. in costante 
posizione di retroguardia. In 
questa prospettiva, nel testo 
della Mozione. sui temi della 
riforma della scuola media e 
della scuola secondaria supe-
riore. si e sostanzialmente rece-
pito quanto di mcgiio il movi
mento democratico ha elabo-
rato in questi anni: una chiara 
posizione alternativa alle linee 
del Piano Gui e alle proposte 
di modifica che le central! sin
dacali e rUCIIM stanno prepa-
rando per la scuola dagli 11 ai 
14 anni. 

Tuttavia, di fronte al ricon-
fermato impegno di lottare per 
un sindacalismo scolastico di 
tipo nuovo, sta la grave arre-
tratezza della situazione pre
senter la prossima scadenza 
congressuale. rispetto ai tempi 
del IX congresso del SNSM, tro-
va una situazione ulteriormcnte 
deteriorata, in cui piu profondo 
ed acuto si e fatto il divario 
tra I'esplosione sempre piCk 
impetuosa del problema-scuola, 
che diventa sempre piu decisivo 
per le scelte di fondo di poli
tica generale, e I'assenza dei 
sindacati sul terreno delle con-
teslazioni essenziali: essi non 
assolvono un compito dj media-
zione tra feli insegnanti e la 
societa civile, ma si pongono 
come un diaframma che tende 
ad isolare il cosiddetto mondo 
della scuola, mentre sono le 
centrali sindacali che si stanno 
progressivamente isolando dagli 
stessi insegnanti — si pensi 
soprattutto alle nuove gene-
razioni cosi diverse dai tradi-
zionali professori di questa 
vecchia scuola italiana. 

La crisi del sindacalismo sco
lastico e quindi. oggi piu che 
mai. crisi di autonomia. cioe 
incapacity di elaborare una 
propria politica sindacale che 
abbia forza di contrattazione e 
contestazione ed e crisi di uni-
la cioe incapacity di individua-
re una piattaforma rivendicati-
va capace di unire la categoria. 
al di la di quella specie di 
eompromesso al vertice che 6 
la FIS. utile molto pni a co-

prire le divisioni. che ad aprire 
la strada per una nuova unita. 

La documentazione che viene 
offerta nel testo della Mozione 
per quanto riguarda il primo 
responsabile di questa crisi. che 
6 la dirigenza del SNSM. e ag-
ghiacciante per chi non connsc* 
dairintemo il cammino a ritro-
so di questo sindacato. sorto 
nel fuoco della lotta come mo
vimento unitario dei profes
sori e che. nei suoi primi anni 
di vita, ha dato un contributo 
decisivo alia soluzione dei piu 
gravi problerai della categoria-
La denuncia investe < j conti 
nui capovolgimenti di imposla 
zione per cui alia fine del trien 
nio non si e ottenuto nessuno 
degli obietti\i stessi fissati dal 
precedente congresso ed il bi 
lancio e fallimentare >: c una 
politica sindacale condotta si 
stematicamente a col pi di mag 
gioranza e pervicacemente ispi 
rata alia rassegnazione; le si-
stematiche rinuncie e le siste-
matiche capitolazioni >. per cui 
il SNSM risulta piu che mai una 
c appendice burocratica del Mi-
nistero della P.I. »... 

In questa consapcvolezza. il 
X Congresso del SNSM non p'io 
es5ere cnnsiderato come uno dcj 
tanti congressi a cui la Mozione 
va in posizione di lotta per poi 
es^ere riassorbita in quello stra 
no tipo di coabitazione che e >l 
SNSM — ove una corrente pud 
dire il suo no nella colonna ad 
essa riservata del giomale. ma 
e assente qualsiasi mediazione 
tra le correnti, cioe la condi-
zione prima per la convivenza 

in un movimento sindacale. 
Se il X congresso non segnera 

quindi una svolta decisa e con-
creta nell'impostazione di poli
tica sindacale e nel rapporto 
tra le correnti, come 6 affer-
mato nel testo della Mozione, 
gli aderenti alia Mozione stessi 
« assumeranno piena liberta di 
azione per nuove scelte opera
tive >, cioe si faranno promo-
tori di una nuova iniziativa sin 
dacale. In sostanza. fra gli ade
renti alia Mozione e oggi net
tamente prevalente la convin 
zione che il X Congresso sara 
1'occasione per I'ultima verifi-
ca. nella consapevolezza ormai 
diffusa, che non e aH'interno 
delle cristallizzazioni sindacali 
oggi esistenti. che si pud svilup-
pare un processo di rinnova
mento che segni I'inizio di una 
inversione di tendenza. 

Tuttavia. nel momento in cui 
i professori comunisti, insiemc-
ai professori socialisti. repub-
blicani e indipendenti. sono 
impegnati nella battaglia con
gressuale non e la discussione 
sugli sbocchi organizzativi che 
deve essere posta in primo pia
no. ne tanto meno si deve pen-
sare che attraverso scorciatoie 
organizzative con la semplice 
costituzione di un piccolo sinda 
cato di sinistra, si possa risalire 
dalla crisi: anche su questo ter
reno va respinta la tentazione 
estremistica che salta i processi 
e le mediazioni e confonde gli 
obiettivi con la realta: vanno 
invece posti in primo piano tutti 
i problemi di linea e di lotta 
sindacale. e quindi il giudizio 
fortemente critico sulla degene-
razione in atto e la individua-
zione della concreta alternativa 
su cui si possa ritrovare la 
strada per una nuova unita. 

I nuovi sbocchi organizzativi 
saranno decisi, e non potrebbe 
essere diversamente, dagli stes
si insegnanti attraverso il di-
battito, le assemblee provinciali 
e regionali, la ventilata Costi-
tucnte sindacale. Oggi l'impe-
gno non pud che essere di par-
tecipare alia battaglia congres
suale su una chiara linea di 
lotta: rafforzare ed estendere 
sul terreno sindacale 1'unita de
gli insegnanti democratici che 
hanno tuttora in comune una 
profonda esigenza di rinnova
mento della scuola e della so
ciety e la prima condizione per 
rendere le scelte di domani, 
piu concrete, piu fruttuose ed 
aperte. 

Francesco Zappa 

L'IMPORTANTE ESPERIENZA DI UN 
GRUPPO DI UNIVERSITARI ROMAN I 

• 
Un aspetto 
della borga-
ta Alessan-
drir.a. 

Dal latino del Liceo ai 
dialetti della borgata 

r 
Pubblicato dalla rivista « Nord e Sud ) i 

i Un appello per 
PAteneo calabrese 

E' firmato da docenti e autorevoli uomini di cultura di tutta Italia — II 
« piano Gui » non fuga il rischio di meschini campanilismi e non assicura 

serie prospettive scientifiche 

II numero 75 (136) della rivista Nord e Sud 
(marzo 1966) pubblica il testo di un appello 
per I'istituzione dl un'Universita statale in 
Calabria firmato da Enzo Agnoletti Enriques 
(Flrenze), Luigi Amirante (Ferrara), Gian 
Gualberto Archi (Flrenze), Luigi Barzlni Jr. 
(Milano), Felice Battaglia (Bologna), Valen
tino Bomplani (Milano), Silvano Borsarl (Mes
sina), Salvatore Calderone (Catania), Umber-
to Caldora (Napoli), Salvatore Califano (Fl
renze), C. Mario Caitabeni (Milano), Gae-
tano Cingarl (Messina), Pietro Clureanu (Ge-
nova), Francesco Compagna (Napoli), Carlo 
Cordie (Flrenze), Nino Cortese (Napoli), Ar-
cangelo Leone De Castris (Bari), Emilio De 
Felice (Genova), Alfonso De Franciscis (Mes
sina), Francesco Della Corte (Genova), Fran
co Delia Peruta (Milano), Alessandro De Phi-
lippis (Firenze), Luigi De Rosa (Bari), Gino 
Dorla (Napoli), Giovanni Falck (Milano), 
Ignazto Fazzari (Firenze), Luigi Firpo (To
rino), Giovanni Forni (Genova), Michele Fula-
no (Napoli), Giuseppe Galasso (Cagllari), Ce-
sare Galeazzi (Milano), Lucio Gambi (Mila
no), Francesco Giancotti (Catania), Giuseppe 
Giarrizzo (Catania), Marcello Gigante (Trie
ste), Gaetano Greco Naccarato (Milano), An
tonio Guarasci (Cosenza), Margherita Isnardi 
Parent* (Roma), Vincenzo Longo (Genova), 
Lino Marini (Bologna). Vitilio Masiello (Ba
ri ) , Atanasio Mozzillo (Napoli), Carlo Nardi 
(Genova), Carmelina Naselli (Catania), Ales
sandro Neppi Modona (Genova), Oronzo Par-
langeli (Bari), Ferruccio Parri (Roma), Et-
tore Passerin d'Entreves (Torino), Aldo Pe-
cora (Roma), Gio Pontl (Milano), Salvatore 
Quasimodo (Milano), padre Giovanni Rinaldi 
(Trieste), Angelo Rizzoll (Milano), Rosario 

Romeo (Roma), Giuseppe Sabatini (Napoli), 
Mario Sansone (Bari), Armando Saporl (Mi
lano), Giorgio Spin! (Firenze), Arturo Tofa-
nelli (Milano), GluHano Toraldo di Francia 
(Firenze), Franco Venturi (Torino), Pasquale 
Vlllani (Bar!), Clnzio Violante (Pisa). 

c La creazione di un'Universita in Calabria 
— dice fra I'altro il documento — corrisponde 
a necessita obiettiva sul piano degli interessi 
general) del Paese, prima ancora che ad una 
aspirazione locale ». 

II c piano Gui >, tuttavia, s non ha fugato 
— prosegue I'appello pubblicato da Nord e 
Sud — il rischio che meschine gare di cam
panile e pressione di clientele elettorali im-
pediscano la nascita di una Universita degna 
di questo nome, cioe avente sede tutta In un 
medesimo luogo, e portino viceversa la crea
zione di facolta sparpagliate in piu province, 
cioe condannate in partenza ad una vita quan
to mai grama, avvelenata da un clima per-
manente di rissa e di Intrigo per la sparti-
zlone del favori governativi e priva di serie 
prospettive sul piano scientifico. 

t Tanto meno si sono avute assicurazionl 
definitive sul punti non meno vital!, quali il 
carattere residenziale della costituenda Uni
versita calabrese ovvero il suo legame orga-
nico con lo sviluppo economico della regione 
in senso moderno, attraverso un Indirizzo pre-
ciso in senso scientiflco-tecnico». 

Glovera ricordare che da tempo e stato pre-
sentato alia Camera, da parte dei depulati 
del PCI, un progetto di legge per I'istituzione 
di moderne e funzionali Universita di Stato 
in Calabria e In Abruzzo: I'esame dl tale pro
getto non e ancora iniziato per I'ostilita del
la D C 
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EDUCAZIONE CIVICA UN PROBLEMA CHE NON PUO' ES
SERE RISOLTO DA UNA CIRCOLARE 

«CITTA SOTTO INCHIESTA » 
FRA IBANCHI DI SCUOLA 
Le vivaci esperienze di una insegnante di Ivrea raceolte nel 

volume di Rosalba Bellino « Scuola e cittadino» 
Quando. con la circotare dei 

giugno 1958. si ottenne — e nan 
fu una battaglia facile — che 
Veducazxone citnea entrasse a far 
parte dei projframmi scolastin. 
tutu i democratici omstamenle 
si rallegrarono. vedendo nell'op-
porluno. anche se tardivo. prov-
uedimento. un segno a~apertuTa 
e la volontd di immettere nel
la scuola un'aria e una vttalitd 
nuove, 

Ma a fu anche chi disse che 
la nuova materia avrebbe avu-
to una vita stenta e grama se 
non « fossero create le vremes-
se. gli strumenti. le posstbtlitd 
obiettive per la sua reaUzzazio-
ne: soprattutto se non si fossero 
conmnli tutu gli insegnanU della 
sua importanza e del suo valo 
re. E fu. purtroppo. projeta. Og 
gu a Quasi otto anni di dislan 
za. la parte assegnata all edu 
canone ctvica nella nostra scuo 
la 4 sempre piu q\.eila della Ce 
nerenlola; i tesli si sono ndotti 
nella maggiorama dei casi a 
un appendice di poche pagme in 
\ondo al Ubro di stona. e nelle 
due ore mensilt contemplate dai 
programmi moltissimi insegnanti 
si limiiano ad un'affrettata e su-
perficiale lettura e olio studio 
meccanico di alcuni articoU del
la Costituzione* 

La disposizione mxnistenale eb-
be comunque on mento: mise m 
mono agli insegnanti volenlerosi 
un'arma * legale » per combatle 
re tl conjormismo e la apoMicild 
permeitendo loro di leniare espe 
Timenli che difftcilmenle. prima. 
sarebbero stati poaib'h. Se ne 
rende conto chi legtje U bet it 
bretlo di Rosalba bellino. Scuo 
la e cittadino (La Nuova Italia 
L. 800) in cut I'autrice racconta 
— facendo parlare spesso alt al 
hen stessi — le sue esperienze di 
doe anni di scuola attiva in ma 
scuola tecnica di Ivrea (Tori

no). cittd di provincia altamente 
industrializzata, con ragaza dai 
U ai 16 anni provenientt da fa-
mtglie operate o piccoloborghesu 

Convinta che V educazxone ct
vica non debba essere una < ma
teria ». ma un rapporto nuovo 
tra insegnanti e aUietn. che per-
mei di si tutta la vita della scuo 
la. abbatlendone le slrutture ar-
caiche e lo spinto auloritario e 
conformislico. e foggiandasi al 
tempo stesso strumenti didaltici 
nuovi, la Bellino — pariigmna 
combattente durante la guerra di 
Ltberazione e attualmenle vice-
sindaco di Ivrea e assessore al
ia Pubblica Istruzione — ha cer-
cato sin daU'xmzio dt vincere la 
naturale diffidenza degli allien 
net ngvardi delta scuola. const-
derota troppo spesso come c fab 
brtca di dipkrmi ». e di amtarli a 
capire la realtd che u ctrcondo 
esercitaido su di essa 0 proprio 
senso cntico. 

In primo luogo. per creare nel
la classe un'almosfera dt fidu 
cia, Vinsegnante instaura < I'oro 
della posta * m cuu rassicuratt e 
difesi dal segreto episMare. i 
ragazzi possono nvolgerle doman-
de di qualunque genere sui loro 
dubbi e tncertezze. sulle cose 
che non « osano » chiedere at ge-
mtort: Vinsegnante nsponderd in 
clnsse facendo intervenire. quan-
do occorra. H medico o lo psi 
cologo. 

Che i raaizzi commcir.o a par
lare liberomente dei loro probie 
mi 4 gid un risuitalo importante. 
ma non tn<ia: bisogna che <n 
abilumo a discutere tra loro. ad 
ailrontare proo.'emi generali oi 
tre che personalu Ed ecco sorge-
re U Convegno dei cinque, discus 
none proposta, condotta * dtretta 
dai giovani stessi, nel corso del
la quale Vinsegnante va a seder-

si in fondo alia classe e alza an-
che essa la mono per chiedere la 
parola, 

E* inevitabile che in-> questi 
convegni saltmo fuori i proble
mi politici. La Bellino ha spiega 
to at ragazzi che non bisogna 
aver paura dt far della politico 
nella scuola. 

Questa paura — aid denunciata 
cenl'anm /a dal Ricasoli come 
causa del « divorzw tra la calle 
dra e la vita reale * e che ebbe 
un peso cosi negativo e paraltz-
zante sulla scuola del venlennto 
e in parte ancora su quella a"og
gi — 6 dovuta a una distorta in-
terpretazione della parola c po
litico ». tncoraggiata molte vol
te dal comodo quietismo di troppe 
famtglie. Ma la politico non va 
confusa con la propaganda di 
partito: ogni nostro alto e un al
to politico in quanto non vwumo 
isolali su una monlagna. ma tn 
una comumia di genie libera 

Sasce quindi I esigenza di met-
lere gli alunni in contatto con lo 
socield meatante ncerche e tn 
terviste d\ carattere siorico. geo 
grajtco. amminislrativo; ed ec
co i ragazzi compiere mchieste 
net loro paest di provenienza. tn-
lerrogare sindaci, magtstratt * 
consiglien provinciali. andare a 
visilare le fabbnche tn cut lavo-
rano t geniton; It vediamo gra-
dualmenle interessarsi at proble
mi del comune e seguire le se 
dule del Consiglw comunale de 
pwranao che t cittadini o inter 
vengano cosi ooco; It vediamo 
metier si a rapporto con gli allie 
vi del liceo jinnasio G oOeru dt 
Torino — che hanno compmlo uno 
mieressanU: iricUiesta iuile condi 
zioni degli immtgrali meridionali 
— e discutere con loro tondamen 
tali problemi di cwtltd e dt piu-
stma sociale. In occasione del 
25 aprile, per far loro capire U 
mondo della Resistenza, Vinse

gnante it incoraggia ad andare 
a mlervistare quelli che ne furo-
no i protagonisli. Ne esce un'tn 
chiesla — di cut aid abbtamo par-
lato su quesle colonne — che si 
pud veramente definire esempla 
re: cosi viva, cost nleressante 
che. alia riapertura della scuola. 
li Circolo Internationale di Cui 
lura di Cuneo invito t ragazzi a 
lenere una conferenza sull'tnchte 
sta svolta: e la conferenza vie 
ne pot npeluta, per invito del-
VADEbSPl. a Torino, dove i 
gtovam debbono anche affron. 
tare le domande provocalorte di 
alcuni fascisti. dando e rice-
vendo cosi una lezione deduca-
ztone civtca quale nessvn testo 
scolastico avrebbe mat potuto 
imparl tre, 

L'esperimenio 4 dunque piena 
mente rtuscilo. E ci dimoslra co 
me — anche se bisogna lottare 
con tulle le noslre \orze perche 
mulino radicalmenle la slrutlu 
ra e i melodi della nostra scuola. 
iempre p;u aoiorasamente inaae 
gvala alle estgenze dei nosln ra 
aazzi — non ct si deve per6. m 
altesa che questo awenga. ab-
bandonare all'inerzia e alio sco 
raggiamento. 

St tratta dt fare dell'educazxone 
ctvica — come ha saputo fare la 
Bellino — un elemenlo di rottura 
contmuo per creare net giovant, 
attraverso U ripensamento dei 
problemi e I'eserctzio della cri 
uca. ii.-̂ j iclda cosasxza demu 
era (tea c Solo allora la forza di 
questi convmcimenli dtverrd una 
iorza rtvoluzionana e partendo 
dal fondo delle coscienze ed es 
sendo U risullalo di una libera 
zione profonda. avra la sua va 
lidild, U suo peso, nello scardi 
nare le vecchie slrutture del pas-
sato>. 

A. Marchesini Gobetti 

Gli studenti dell'lstituto di Sociologia hanno 
esaminato casa per casa la vita di uno dei 
piu poveri e popolosi quartieri della capitale 

Da due anni un gruppo di 
universitari rumani studia la 
realta di una delle borgate 
piii vaste e depresse della ca 
pitale: la borgata Alessandri-
na. Gli studenti dell'lstituto di 
Sociulugia, sotto la guida dei 
professori Ferrarotti e Antio-
chia. hanno deciso di aprire 
questo « libro di testo > per una 
esercitazione che non ha null« 
di scolastico nel senso tradi 
zionale e negativo della pa 
rola. K' una esperienza che 
ha creato fra cinquanta gio 
vani intellcttuali e gli abitanti 
della borgata un rapporto vivo 
e cuntinuo. Con il trascorrero 
dei mesi la figura dello stu-
dente che gira di casa in ca
sa, di famiglia in fanuglia con 
il qucstionario alia mano. con 
le dotnandc oramai mandate 
a memoria. e diventata popo-
lare alia borgata Alessandrina 
La prima diffidenza, le prime 
timidezze si sono trasforma-
te in fiducia reciproca, in so-
lidarieta. 

«Oramai il lavoro di rac-
colta dei dati e quasi termi
nate) — mi spiegano gli stu
denti — ed ora deve iniztare 
quello della elaboraziotw. Non 
inlendiamu anticipare nulla 
dei risultati ai giornali: st.-
rebbe come tradire quella con-
fidenza che gli abitanti della 
borgata hanno avuto in noi. 
Ogni yruppo ha portato avantt 
una parte di lavoro: finche i 
dati non saranno quindi soni 
mati ed elaborati, rischierem-
mo di trarre conclusioni av-
ventale ». 

Non e tanto il risultato dol-
1'indagine, infalti, che ci in-
teressa, almcno per adesso 
quanto le impressioni vive e 
personali che ciascuno di que 
sti giovani ha tratto nel corso 
della inchiesta, nuova per chi 
ha trascorso tanti anni della 
propria giovinezza fra libri e 
aule scolastiche. 

Dal latino del liceo questi stu
denti sono passati direttamente 
al dialetto degli abruzzesi. dei 
calabresi. dei meridionali im 
migrati nella capitale; dalla 
filosofia. al buonsenso e alle 
semplificazioni della povera 
gentc. E' un salto che non li 
ha lasciati freddi e indiffe
rent]: * St potrebbe addirtitu 
ra fare uno studio — ci con-
fida il professore Antiochia. 
che ha seguito e segue tuttora 
U loro lavoro — sulle modifi 
cazioni che una simile espe-
nenza produce nella menta 
lita e nelle idee di giovam 
studiosi. Un'indagine nelVinda-
gtne, insomma >. 

€ Avevo oid un'idea di quel 
lo che potessero essere t pro-
blemi di una borgata cittadm>i 
prima di iwziare questo lavoro 
— dice una giovane. Rita Cac-
camo, sccondo anno di filo 
sofia — per il fatto che la mm 
famtqlia e di origxne meruho 
nale e anche gh abitanti delln 
borgata sono quasi tutti im \ 
migrati del Sud. lo mi sono \ 
occupala di una parttcolare 
branca di lavoro: quella che 
studia gli atteggiamenti e le 
idee degli abitanti della bor 
gala nei riguardi della poli
tico. Quel che piu meraviglia 
e che dietro ad un superficta 
le attegginmento di sceitici 
smo che si traduce nelle so 
lite Irasi — " gli uomini poll 
t in sono tuttt arrivislt. tirano 
i fare i prupri interest ". ec 
cetera -~ esiste in realta uno 
qrande fiducia neglt ordina 
menu democratici. Ad una do-
manda del queslionarto: " Eli 
minare il Parlamento secondo 
voi sarebbe un male? ". quasi 
tutti hanno risposto: " Si, sa 
rebbe un male". I problemi 
politici si traducono, neila bor 
gala, nei termini delle neces 
sita principali degli abitanti: 
lo viaa, il lavoro, la scuola per 
i bambini. E' questa una le 
zione di concretezza che mi hn 
aiulata molto. Non intendo piu 
il lavoro che w stessa no svul 
to come uno studio astratlo e 
freddo su un gruppo sociale 
senio che prendere coscienza 
di una serie di problemi deve 
essere un primo passo per ri-
solverli >. 

Alle parole di Rita Caccamo 
fa eco un suo collega. Loren 
zo Lorenzi, iscritto al primo 
anno di lettere: «Ogni yiova-
ne. oggi, dovrebbe impegnarsi 
in un lavoro continuo di vert-
fica della realta che lo cir-
conda. La cultura dei giovam 
d'oggi e troppo piena di let-
ture spicciole e mai digente. 
Non sempre si ha un'idea pre 
cisa dei problemi del nostro 
tempo: ognuno tende a farsela 
attraverso esperienze accidcn 
tali e frammentane. Si c per-
sa Vabitudme a discutere. i 
rtunirst. Studiare per un anno. 
come abbiamo fatto not. una 
realta fuori del nostro am-
biente e pot discuterne, mi hn 
dato una spinta utteriore, hn 
accresciuto in me il senso 
di respoiusabilita cullettiia. So 
no convinto che la soctoloaia 
non va intesa come sciemu 
astratta, come semplice descri 
zione della realta. Lo scopn 
deve essere anche quello di 
interessare a questa realta la 
opinione pubblica, di scuoterla. 
di fare uscire gli individui dal 
guscio dei propri problemi . ». 

« L a scuola, almeno finche 
si e al liceo — intervene acles-
so Silvia Ade. anche lei " ma-
tricola" — non aiuta molto 
ad introdurci nei problemi vi-
vi del nostro tempo. L'espe-
rienza avula nella borgata 
Alessandrina mi ha conferma-
to su certe ipotesi. Lo primo 
conclusione che posso trarre 
& che in Italia e'e porn genie 
che si interessa serinmente di 
sociologia. viae dello studio 
dei fenomeni e delle realta so 
ciali. Si fa un lavoro di stu-
tistica: ma gh uommi non .-.: 
possono ridurre a numeri. E 
questi numeri non possono non 
essere interpretati... ». 

La prima conclusione che si 
trae da un incontro di questo 
genere e che il gruppo di stu
denti di sociologia che si * 
occupato di questa indagine e 
diventato un nucleo combat-
tivo. desideroso di agire. oltre 
che di studiare. Per ora hanno 
raccolto i dati. sono impegnati 
nel lavoro di elaborazinne e di 
discussione. Ma il tempo della 
scuola come « palestra di idee 
astratte ». come « accademia ». 
sembra. per loro. morto per 
sempre. Viola Angelini. Simn 
netta Campano. Nicolino Ci-
vitella. Evandra Binarelli e 
tutti coloro con i quali ho par 
lato all'Istituto di Sociology. 
hanno netta questa sensazione. 
Senza nemmeno accorgersene 
definivano il loro studio sulle 
condizioni della borgata ro 
mana con una parola di versa. 
Dicevano « lavoro *. il « nostro 
lavoro >: e questo e un buon 
segno 

Elisabetta Bonucci 

Convegno del SNASE 
sulla scuola 

integrate 
D Sindacato Nazionale Ao-

tonomo Scuola Elementare 
(SNASE) comumca che e 
stale defimtiva mente fi&sata 
la data del Convegno nazio
nale sulla scuola inlegrata. 

U Convegno. per U quale 
e prevista lan?a parted pa 
zione di pedagoitisti. di parta 
menlan. di operator! scoiasti 
ci e di deiegaziom di inse
gnanti da vane parti d'Ha-
ha. avra luogo q Koma. sa> 
bato 16 apnle (daJ primo po-
menggio) e domenica 17 apri
le (intera giomata) nel SaJo-
oe di via G. A. Guattani. 9. 

Sono annunciate numerose 
relazioni e comumcanoni di 
autorevoli pedagngisti, di sto-
diosi e dj smdacalisti scola-
StlCL 

La partecipazionc al Con 
vegno sara aperta a tutti gli 
educatori e cittadini imeres-
vati alia realizzazione di una 
scuola di oase a pieno tern 
po. dotata di atfeguati e com 
pleti servizi sociali m ri-
spondenza ai bisogm rteila so-
cieta democratic^ e inluslna 
le e agli onenlamenti pio mo-
denu delle saenze delj'edu-
ca zione. 
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