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lascuola 
UNIVERSITA Studenti, assistenti e professori contro 

la politica conservatrice del governo 

Firenze dopo il diluvio 

Igiovani tornano a scuola 
ma non torna la normalita 
Gravissimi i disagi degli studenti, degli insegnanti e delle famiglie - Lunedi 

riaprono le elementari: cosa succedera? - Gli irrisori stanziamenti go-

vernativi - L'iniziativa degli Enti locali e delle organizzazioni popolari 

LE RAGIONI DELLO SCIOPERO 
Preoccupata reazione del minislro Gui alia compatia agitazione in corso negli Alenei - L'arreirafezza della linea 

del cenfro-sinislra e la lolta per la riforma democratica - Interessanii indicazioni di autorevoli scienziati francesi 

E" in corso da ier i , comp.U-
to, lo sciopero negli Atenei ita-
l iani . indetto dal Comitato i ini-
versitaria per avviarc «una 
nuova faso di mnbilitazionc p 
di dibatt i tn. art icolnto nolle 
scdi e npllc facolta. sui pro 
blemi concroti clip sono att iml 
mente dinanzi al movimcnto >. 
Lc associazioni dpgli studenti 
(UNURI ) . d e g l i assistenti 
(UNAU) e dpi professori inca-
r icat i (ANPUI) hanno sottoli-
neato che lo sviluppo dplla po
l i t ica governativa compromette 
sempre di piu la possibility 
della r i forma democratica dcl-
l' istruzione snppriore: di nsta-
colo alia r i forma — ha rile-
vato nei giorni scorsi un cnmu 
nicato cnngiunto dplle tre asso 
ciazinni — sono i l «piano f i -
nanziario > recentemente ap-
provato dalla maggioranza par-
lamentare. clip impone scelte 
negatrici d i ogni effett ivo * im-
pegno pr ior i tar io ». e la posi-
zione manifesfata a proposito 
degli organic i : d 'al tra partp. 
i l discgno di legge piu imoor-
tante. n 2.314. sul « riordina-
mento » delle strutture univer
si tar io. presentato dal ministro 
Gui e da tempo all 'esame del
ta Commission? P T della Ca
mera. e una proposta burocrn-
t ica. che * non riesce neppure 
a trovare condizinni favorevoli 
ad una sua discussione. per la 
impossibilita di mantenerla 
come p e per 1'incnpacita po 
l i t ica di t rasfnrmarla radical 
mente ». 

D i a l t r i fondamentali provve 
diment i . come il «d i r i t to alio 
studio ». in pratica si contesta 
rurgpnza e I'inderogabile ne
cessity. 

Ecco perche i l Comitato ha 
deciso di r ihadire con forza. 
attraverso lo sciopero di t re 
giorni ora in atto. « la sua op-
posizione alia poli l ica del go 
verno nei confront! dell 'Univer-
slta c di portare le ragioni d i 
questa opnosizione negli Me-
nei e nei Paese ». 

La reazione del ministro e 
stata. al tempo stpsso. preoc
cupata e sti77osn. «Sono di-
sposto — ha detto Gui a denti 
strett i — a modif icare qualcn-
sa. Che bisngnn c'p. al lnra. d i 
scioperare?» I I Comitato ha 
risposto* s'impone una rpvisin 
ne profonda. organica dpllp 
scelte govprnative. non si trat-
ta d i por tarv i . oua e la. « r i 
tocchi •» marginal i . lasciandnne 
fnvariata la sostanza: i collo 
qu i f r a i dir igpnt i del movi-
mento universi tar io e i l mi 
nistro della P I . non sono stat i . 
f inora. incoraggianti . 

Gui . i gruppi che dominano 
la DC. insomma. si mantengo-
no « intransigent! » e soltanto 
1'azione unit ar ia e decisa del-
ITTniversita e dell* opinione 

pubblica potra provocare un 
mutamento della loro l inea. 

L'arretrate7za della «l inea 
Gui >, del resto. appare sem 
pre piiJ evidente. K* di questi 
g iorni . per es.. la notizia che 
a Caen, dove si sono r iun i t i . 
numerosi e autorevolissimi 
scienziati francesi hanno avan-
zato una serie di proposte per 
i l rinnovamento degli studi su-
periori che si accordano in lar-
ga misura. pur nella particola-
r i ta delle due situazioni. con 
le tesi sostenute in I ta l ia dal-
I'opposizione di sinistra e. in 
part icolare. dal PCI . e che. in-
direttamente, costituiscono una 

ulteriore, obipttiva contesta/io 
ne u"egli indir izzi governat iv i . 
espressi dal Disegno di legge 
n. 2 311. 

Vediamo da vicino di che 
cosa si t ra t ta . II settimanale 
Le Kouvel Observateur (n. lOo. 
23 29 novembre) ha intervista 
to Jacques Monod. premio No 
bel per la medicina nei 11)05. 
e Laurent Schwartz, professori 
alia Facolta d i Scienze di Pa-
r igi (r ispett ivamente t i tolar i 
delle cattedre di biologia cel-
lulare e di matemat ica). che 
hanno att ivamente partecipato 
al «colloquio di Caen» pro-
mosso dal professor Lichncro 

r i 
Della musica... e d'altro I 

I Sulla obbligatorietd rfell'edu-
cii/iotie musicale in lutti e tre 

I gli anni della scuola media so-
no tulli d'aceordo (o quasi) 

I nella commissione formata al 
conrepno dell'Kur dell'anno 
scorso con lo scopo di offnre 

Iai * politici » proposte di mo-
difica della legge istitutiva e 
delle norme di atluazione. te 

I nendo conto dell'esperienza di 
• questo prima triennio. Ed e gia 

I qualcosa. se si pensa che la 
scuola italiana e stata tradizio-
nalmente relrattaria ad onni 

I forma di educazione che non 
fosse quella delle lettere. per 

Icui di musica non si parlava 
nelle aule scolastiche: ma e un 
qualcnsa su cui tutti sono ap-

Ipnnlo d'aceordo: la discussin-
ne si apre non appena si af 

Ifronti i\ prohlema di come 
insegnare * Vedncazione musi
cale y. 

I Si pud con tutta tranquillitd 
prevedere che anche per le 

Iapplicazioni tecniche prevarrd 
la tesi della obbligatorietd in 
tutti e tre pit anni. come e 

Iloaico e giusto. ma pure 
in questo ca.so st apre 
un grosso problema pedago-

I gico e culturale. visto a cosa 
sono ridotte le *apphcaziom 

I tecniche» nell'attuale scuola 
| media. 

Solo lo status del latino non 

I si modifica: lo ha detto c'na 
ramente il prof Nosengo. pre-
sidente dcll'UCllM. al recente 

I Conregno dei Circoli della di-
dattica. sostenendo che la 

Islruttura della nuora scuola 
media non si tocca. in pole 
mica con i conservator! che 

Irorrebliero Vopzione ahhligato~ 
no al terzo anno tra latino e 
applic37ioni tecniche e in pole-

I mica con gli innotatori pre
sents fra le file degli inse-

Ignanti cattolici che vorrehhero 
una buona rolta risolrere que
sto annoro problema. condizio-

Ine di tanti altri. Lo stesso mi
nistro Gui da man forte alia 

I tesi preralente nei momenta 
in cni dispone che le abilita-
zioni per la nuora scuola me 

dia £iano all'insegnamento del- I 
I'c italiano. del latino, della 
storja c della geonrafia ». co- I 
me nella recchia scuola I 
media , 

Dc fronte alia en si storica I 
dell'insennamento del latino, di 
cui i dati di quest'anno sulla I 
sce\1a delle opzioni e sul I 
e boom dcllo scientifico ». sono • 
ancora una conferma. non si I 
ha ogpi il corappio di trarre le 
lopiche conclusioni. ma si pro- I 
pupna un lipo di rilocco che I 
apprmto salvi Vattuale strut-
tura. In fondo oqai UC11M. I 
Circoli della didattica. SSSM. I 
pur nei rispetto della * red- • 
proca autonomia >. sono tut It I 
orievtati verso la stessa solu 
zione (obbliaatorietd deH'edu- I 
cn7tone musicale e delle appli- I 
caztoni tecniche. latino facol • 
tatiro. ma discriminante) di | 
fronte a cui le nostalaie dei 
conservator! che. non a caso I 
sono raccolte dal SASMl. ap- ' 
pai&no sempre piu come una • 
opera2ione di disturho. o co- | 
me sin facile bersanlio 

Si ritocca cid che so*tanzial- I 
mente va bene e che ha biso- • 
pno solo di modifiche margi- • 
nail Proratelo a dirlo per la \ 
scuola mpdia. agli alunni. agli 
imeqnanti. alle famiglie. doe1 

ai milioni di cittadini. oaqi 
direitamente interessati a che • 
la prima riforma i<tituziona1e \ 
della nostra scuola non solo 
sia portata aranti sul ter- I 
reno delle strtitture elimi- ' 
nando ogni dinswne discrimi- i 
natnria. ma si traduca in una | 
reaTe conquista democratica 
sul terreno del diritto alia I 
istruzione e delle scelte ctil I 
tnrali e metodologiche . 

Tanto per cominciare. sard | 
tntewexsante sapere cosa. in 
eoncrelo. proparrd la Commis- I 
sioite di cui sopra per attuare I 
queta scuola intecrata di . 
cui cosi viracemente si era I 
discuiso. Yanno scorso. al- * 
VEUR. • 

f. Z. ' 
l_ 

Perchd si lotfa nelle scuole serali di Milano 

Studenti lavoratori, non 
«forzati della societa» 

Diritto alio studio e aH'autogoverno al centro delle rivendicazioni 
x In una recente intervista ap-

ptrsa su Riforma della scuola. 
Angelo Ruggieri, segretario na-
aonale dell'AILS (TAssociazione 
italiana lavoratori studenti di 
ispirazione cattolica). ha trovato 
un modo efficace di riassumere 
la situazione attuale nella quale 
si trovano gli student! lavorato
ri: liI ha chiamati < i forzati del 
la societa». < Costretti a fre-
quentare una scuola serale onde 
poter aspirare ad una \-ita eco-
nomica futura migliore: la pro-
duzione ha bisogno e si awaiv 
taggia della loro nuova matun-
ta professionale oppure non l i 
aiuta: sono dei forzati della so
cieta, 11 loro tempo medio inv 
pegnato e fra le sedtci e le di-
ciotto ore, niente divertimenti. 

tempo libera, una vita die-

tettca spaventosa. esaunmenti 
nervosi e fisici aU'ordine del 
giomo. hi una parola una vita 
di isolamento sociale > 

Sono questi gli studenti d ie , 
scesi in piazza per manifestare 
contro una situazione di disagio 
e di difiicotta creatasi in alcune 
scuole milanesi. vengono brutal 
mente manganellati dalla polizia 
a Milano i l 24 novembre: gli stes 
si che, in sciopero. vengono mi-
nacciati da un preside di istitu-
to. i l Moreschi. di gravi misure 
repressive tra le quali la sospen-
sione per due anni dalle lezionL 
E" reazione della societa classi-
sta al movimento unitario che, a 
sostegno di circa 700.000 studen
t i lavoratori in Italia, si va rea-
lizzando attraverso la lotta co-
mune delle due associazioni rap-

pres<ntaUve (ANSS e AILS) per 
U dintto alio studio e all'auto^o-
venw nella scuola e nella fab-
bnca: reazione che si espnme 
da una parte con la vio!enza po 
liziesca, dalJ'altra con la sopraf 
fazione dell'autonta scolastica 

La sciopero generale di tutte 
le scuole serali milanesi indetto 
con accordo umtano per i l 30 no 
vembre e stata la nsposta im-
mediata e responsabile degli st i j 
denti milanesi. 1 quali. individuan 
do 1« ragiom Mrutturali. di clas 
se. che stanno alia radice della 
loro condizione di la\-oro e di 
studio, non intendono ne essere 
soprafTatti dalla violenza ne trat-
tati alia strcgua di scolaretti in-
disciplinatL 

n. s. t. 

wic7. e Raymond Aron. profes 
sore di sociologia alia Facolta 
di I.ettere di Par ig i 

I I t colloquio di Caen » — 
sottolineano Monorl e Schwartz 
(pd Aron condivide questa va 
luta7ionr) — ha affermato che 
r istni7ione snppriore francese 
e <t assolutamente inadeguata 
ai suoi compit i » Come inter-
venire. al lora? Bisogna che 
I ' l lniversita sia messa in con
dizione di svolgere la duplice 
fun7ione che le e propr ia: Tin 
segnamento. ciop, p la r iccrca 
Cio avvprr i i soltanto crpando 
nuove strutture «aper te» — 
dipart imenti d'insegnamento p 
Is l i tut i di r iccrca. entrambi a 
dire7ione collegiale — e abn 
Iendo le cattedre (com'e indi 
spensahile — secondo Monod e 
Schwart7 — Per smnntellare 
le « baronie > che in Francia. 
dove la situa7ione e anche sot 
to queslo asnetto simile - alia 
situa7ione i tal iana. costituisco 
no oggi un elempnlo caratteri7-
7ante e norivo dpl l 'Universita) 
« In futle le Univprsitn modpr 
ne — precisa Monod. r i feren 
dosi snpraltulto allp pspprien 
7e anclosassoni — la base v i 
tale dpll' insegnampnto e i l di 
part imento >: i l problema dpi 
IVir/fonomin universitaria. inte 
sa non come privi lpgio corpo 
rat ivo. ma come autentico an 
taqovprno, viene cosi in pr imo 
piano, contro i l sistema * na-
poleonico > fondato sul centra-
lismo burocratico che pone, in 
Franr ia come in I ta l ia . 1'Uni 
versifa sntto i l r ic idn controlln 
deU'e^ecutivo p contro i l * po 
tpre pprsonalp» dpi * bamni 
delle cattedre » 

« L e unita fondamentali sa 
ranno dunnue i l dipart imento P 
I ' lst i tuto di r icerca > e non piu 
le Facolta. Qtialche e^empio: 
« ...si puo ppnsare di r iunirp 
in un solo istituto d i ricerca 
geologi che insegnano nella fa
colta d i scien7e e eengrafi che 
insegnano nella facolta di Let 
terp. O. ancora. lo stesso di
part imento universitario po 
trpbbp riunirp hiochimici chp 
inspgnano nplla facolta di 
Scipn7e e hiochimici che insp 
gnano nplla facolta di Medici 
na D'altra parte, anche le di
scipline comprese f ra le "scien 
7P umane" si awaleono sem
pre piA di stnimpnt i matpma 
t ic i » 

A nueste tesi. <;ono state mos 
se delle nbip7i*oni Una. per es.. 
da Raymond Aron: « Non si r i -
schia. chiedendo un'Universita 
" Perfetta " . d i o f f r i re un al i 
bi a i r immobi l ismo dei conspr 
va to r i?» . I oartecipanti al 
« colloouio d i Capn » rispondo 
no: cCer to . chi sognasse una 
ITniversita con la " U " maiu 
scnla. e dpcidesse d i attuare o 
quella o nul la, rischierebbe. 
appunto. I ' immobil ismo. Ma 
non e i l cr<^> nostro. T d ipar 
t iment i possono farsi rapida 
mente: non richiedono modif i 
che giuridiche o amministra 
t ive. pur preparando pl i i v i 
luppi «=uccessi\i della riforma 
La riforma interna dHlp facol 
ta p la creazinne di d ipar t i 
menti interfacolfa e pure rpa 
li77ahile rapidamente Basta 
averne la vnlnnta * 

Ma — chiede Claude Kr ief 
per LP Nourel ObserrateiiT — 
e vero che i promofori del 
« colloquio di Caen » non veda 
no d i buon occhio 1"« insecna 
mento di massa >? « Non e af 
fatto vero — risponde Schwartz 
— perche I'aumento degli stu 
denti . e. ancor p in. reducario-
ne permanente dei giovani at
traverso i l recupero e la pro 
morione. ci sembrano essenzia 
l i per lo sviluppo del Paese 
Ci preoccupa invece I'inade 
cuatezza delle nostre strutture 
a questi compit i fondamentali* 
Per adeguare e rendere fun 
zionali le strut ture. occorre ri 
forma re profonda mente tutto i l 
settore dell ' istnizione seconda 
ria (e I'istituto del « baccalau 
reato >. che serve soltanto ad 
accedere. in modo af fat to in 
controllato. a l l 'Univers i ta) , ri-
vedere da c ima a fondo i l si
stema degli esami univers i tar i , 

non lasciare i giovani in balia 
di se stessi (negli USA. per es.. 
ali studenti hanno dai quattro 
ai dieci insegnanti in piu che 
in Kianc ia) . molt ipl icaro se 
condo una ra/ionale program 
ma/ione le Universita (che 
non dovrebbero accogliere mai 
piii di diecimila studenti. per 
cui si dovrebbe ar r ivare a set-
tanta Universita. delle quali 
quindici nella regione parigi-
na). fondare nuovi ordinamen-
t i sulla base dell'« autogo-
verno ». 

Ci troviamo di fronte. dun-
que. ad indicazioni estrema-
mente interessanti. anche se. 
com'e evidente. suscettibil i d i 
discussione in alcuni pun l i : i l 
problema dell 'organico rappor-
io che deve ist i tuirsi f ra inse-
gnamento e r icerca. per es.. 
non e ancora. ci pare, piena-
mente r isol lo e permane la pos 
.sibilita d i una deviazione c a r i 
stocralica ». Questo pronuncia 
mento del l 'Universita e della 
scienza francese dovrebbp co 
muiique far r i f let tere anche i l 
nostro governo e le forze del 
centro sinistra ( in part icolare. 
i socialisti) suH'inadeguatpz7a 
— per non dire a l t ro ! — di 
una « r i f o rma » come quella 
ipotizzata da Gui. che vtiol raf-
forzare proprio i deprecati or-
dinamenti «napoleonici» e 
conservare sostanzialmente le 
attual i strutture universitar ie. 
r i f iutando la prospettiva di un 
rinnovamento cul iurale e de-
mocratico 

Mario Ronchi 
Nella foto in alto - un momen-

to della recente occupazione 
della Casa dello Studente a 
Roma. 

FIRENZE. dicembre. 

A un mese dalla terribile al 
luvione che ha sconvolto la vita 
della citta. le scuole seconda 
ne inferior) e superior! si sono 
nnperte. Ma .-.i pud parlare (h 
napertura? U «. piano di emer 
qenza > attuato dal Provvedi 
torato agli Studi non ha po 
tuto modificare una situazione 
che appare tuttora drammatica 
e che e suscettibile di peuqio 
rare ulterinrmente perche — 
ennw stanno amaramente spe 
rimentandu i fiorentim — i 
guasli conseguenti all'azione 
demolitrice delVacqua si rive-
lano sinistramente, a distanza 
di tempo, nelle case, neali edi 
fici pubblici, nelle scunle. 

Ma vediamn piu dettaqliata 
mente il quadra della situa
zione: hanno ripresn a funzio 
nare nelle lorn sedi la scuola 
media Alberti (esclusa la se 
zione staccata della Scuola Cit 
ta Pestalo?7i. completamente 
allagata); /'Arnolfo di Cambio 
(esclusa la sezinne staccata di 
via Boccherini): la Barsanti. 
la Botticelli, la Brunelleschi. la 
Calamandrei. la Compagni. la 
Dnnatelln. la Ghiberti. la Lo 
reii70 il Mngnificn. la Machia 
velli (esclusa la sticctirsale di 
Santa Maria Novella) la Ma 
saccio. la Ma77anti. la Peruz/i 
(esclusa la sede di piazza San 
ta Croce). la Poliziano. la Por-
tinari. la Rosselli. la Sassi. 
I'lstituto Statale d'Arte di Por
ta Romana. 

Un futuro 
difficile 

Si tratta. ovviamente. di 
« funzionamento » parziale. dal 
momenta che rarie aide sono 
ancora inutilizzabili sia per ra
gioni edilizie. sia per ragioni 
igienico sanitarie e che. per di 
piu, hanno dovttto ospitare qli 
alunni delle scuole alluvionate. 
Cin ha compartato Vistituzione 
di doppi ed anche di tripli tvr-
ni. con conseguenze gravissi-
me sul piano pedagngico e di 
dattico. Si pensi. ad esempio. 
che oltre duemila ragazzi sono 
stati diroltati in altri edifici e. 
data la distanza della sede 
dove sono stati provvisoria-
mente collocati. hanno dovuto 
usufruire di un servizio di au
tobus istituito dal Patronato 
scolastica e dal Comttne ai ca-
polinea di Santa Croce. di via 
Magliabechi. di piazza Gualfre-
dotto da Milano. di Sorgane 
(dove si trovano temporanea 
mente alloggiate circa duemi
la famiglie) e della Nave da 
Rovezzano. 11 disagio e stato 
enorme. varie decine di alun-

FIRENZE — Lunedi scorso sono tornati a scuola anche gl i stu
denti del Liceo a Galileo », in via Mar te l l i , la maggior parte dei 
qual i nelle aule del l ' ls t i tuto a Peruzzi » e solo poche class! nei 
vecchio e tetro edif ic lo, anch'esso allagato dalla piena del 4 
novembre. Nella foto: g l i studenti davanti al Liceo « Galileo t 

ni non si sono presentati. gli 
insegnanti hanno dovuto ac-
compagnare alia nuova sede e 
successivamente riaccompagna 
re a casa i ragazzi. Gli ultimi 
autobus sono rientrati a sera 
inoltrata. col freddo punqente 
che appannava i velri, con i 
ragazzi stanchi e storditi, con 
i professori la cui buona vo-
lonta (molti hanno lavoratn 
per riattivare le scuole) non 
riusciva a nascondere I'avvili-
mento 

c Siamo depressi e sgomenti 
perche pensiamo al futuro — 
mi ha detto un insegnante —. 
perche I'anno scolastico in cor
so e da considerarsi mutilato. 
Certo dovremn essere indulgen 
ti e capire che siamo precipi 
tati indietro di venti anni. 
come al tempo di guerra *. 

II quadro non muta per quan 
to riguarda le scuole seconda-

ne superior!, dove pure i pro-
blemi del disagio sono ridotti 
per la maggiore eta degli stu 
denti. E' stato necessario spa-
stare parte del liceo clas.iicn 
Galileo presso I'istituto prnfes 
sionale Peruz7i e solo poche 
classi funzioneranno nella vec-
chia sede. Jl liceo classico Mi
chelangelo ha dovuto essere 
ospitato in parte presso I'lsti 
tuto Scuole Pie Fiorentine. 
parte presso I'lstituto Cavour; 
I'lstituto magistrate Capponi e 
stato provvisoriamente trasfe-
rito presso il liceo scientifico 
Leonardo da Vinci; I'lstituto 
professionale femminile Torna-
buoni funzionerd parte in sede 
e parte presso I'lstituto profes
sionale Sassetti. 

Non crediamo sia necessario 
spendere molte parole per sot-
tolineare lo sconvolgimento che 
tutto cio provochera nella vita 

L'intervento del ministro per il caso Zanzara 

Gli studenti del Parini 
dif endono il preside 

L'inchiesta, sollecitata da professori « moralisti», tenderebbe a colpire il prof. Mattalia — Un 
comunicato dell'associazione degli allievi del liceo milanese 

MILANO. 1. 
II prof. Bruno Mosca. l'ispetto-

rc inviato dal ministero della 
Pubblica Istruzione a Milano per 
compiere una tnchiesta sul liceo 
Panni e sul suo preside, profes
sor Daniele Mattalia. si appre 
*terebbe a ntornare a Roma, do-
no aver interrogato soltanto al
cuni insegnanti ed essersi cate-
goricamente rifiutnto di prendere 
contatto col comitato direttivo 
dell'associazione studentesca dello 
istituto Negli ambienti del mi 
nistero. intanto. dopo che tutti i 
ciomali ne hanno dato notizia. 
e stato confermato che « effetti 
vamonte e pre*ente a Milano. in 
oue«ti giorrii. un isppttore mini 
«teriale >. Suo compitc precipuo 
•sarebbe quello di c cono«cere 'a 
situazione e di facilitare i l nsta-
bilirsi nei rapporti tra i l capo 
di istituto e una notevole parte » 
del personale insegnante di quel 
la <erenita che e necessaria per 
il migliore andamento del liceo 

Nei medesimi ambienti — a 
quanto riferi«cnno le agenzie 
ANSA e ITALIA - si fa pure os-
servare che tale compito. gia in 
se stesso delicato. per quanto do-
vero«o e normale. sara sicuramen-
te atrevolato da un responsabile 
riserbo. utile ad evitare distor 
sioni e nolemiche comunque dan-
nose alia scuola. Dispiace non 
essere dello stesso parere, ma a 
noi sembra che eift che nuoce alia 
scuola siano proprio queste inda 
eini. sollecitate da elementi non 
certo illuminati volte a rimettere 
in discussione una questione 
quella del caso della Zanzara) 
sulla quale i l Tribunate di Milano 
ha espresso un giudizio salutato 
con soddisfazione da tutta la 
stamps, non soltanto nazionale. e 
dalla pubblica opinione. 

Naturalmente la sentenza di pie

na assoluzione nei confronti del 
preside e dei tre studenti reessi 
sotto accusa dai falsi moralisti 
non e apparsa a tutti come la 
giusta conclusione di un incredi 
bile e assurdo processo. Nello 
stesso liceo Parini alcuni inse
gnanti 51 mostrarono allora piu 
«ensibili alle accuse del procura-
tore generale che alle tesi equi
librate del presidente del Tnbu 
nale Sono gli stessi — non c una 
parte note\ole » come «i vorrebbe 
far credere, ma «oltanto un gnip-
pctto — che ai pnmi di maggto 
chie<ero per iscntto al profes
sor Mattalia di con\ocare i l con 
sieho dei professori. deplorando 
che cli articoli apparsi sulla 
Zanzara non fos^ero stat> «otto-
posti al loro giudizio II preside. 
a cui <=pettano le e\entuali mi-u 
re di cen«ura non ritenne oppor-
tuna la convocazione e rispose 
che della questione si sarebbe po-
tuto discutere in una nunione alio 
inirio del nuovo anno scolastico 

II prof. Mattalia. insomma. rea 
ci con la «fessa misura e con la 
stessa pacatezza che caratterizzo 
i l suo modo di agire nei corso di 
tutta la vicenda E siccome eli 
stessi insegnanti mettevano in 
discussione anche i suoi metodi 
educatiri. i l pre«ide precisd che 
nella riimione si sarebbe potuto 
utilmente discutere anche di que^ 
sto Risulta poi. che nei cor*o 
delle vacanze quegli insegnanti 
ahh'ano pre«o contatto col mini-
stro Gui. insjstendo sulle accuse 
di «po!itiri7zazione» nell'.nsegna 
mento Quando poi si giunse alia 
apertura del nuovo anno scola
stico. gli stessi insegnanti si ri-
fiutarono di discutere la questione 

Tl loro atteggiamento. che po-
teva apparire contraddittorio e 
persino mothro di un giusto rinen-
samento critico. appare ora chia-

rissimo. E\ identemente c>si ~«i 
pevano dell'inchiesta che sta\a 
per essere promossa e preferi-
vano starsene zitti per poi lan-
ciare le loro accu->e nella sede che 
a loro appanva piu propizia. Qje 
st i, dunque. sarebbero i prece 
denti dell'inchiesta. e ci sia con 
scntito di nlevare che 1'indagine 
richiesta e stata concessa con una 
tempestivita che appare per lo 
meno insohta. Di ben altre in 
chieste, mfatt i . la nostra «cuo)a 
a\rebbe bi«ogno. a cominciare 
dalle aule che mancano per 0 
nire ai te«ti di ispirazione fa^ci 
•Ma che ancora \encono adottati. 
ma a quelle inchicste i l mini^'e 
ro cklla Pubblica l<tni7ione si 
mo^ra <empre nlirttante 

E \eniamo alle accuse che ten 
cono mo^se al pre-.de. I] profe> 
sor Mattalia sarebbe accusato. 
nientemeno. di tendenze derrK> 
cratiche e di politicizzazione ne!!o 
insegnamento L'obbiettuo dei fal
si moralisti. i l cui u'vore contro 
la scuola laica non e mai ven rto 
meno e quello di colpire i l pre 
side, di « farlo fuori > dal Panni 
Nello stesso tempo si intende 
limitare lo s\olgimento della vi«a 
democratica all'interno dell'isti 
tuto impedendo la pubbhcazione 
della Zanzara e soffocan-?o la 
liberta deirassociazione «tudente-
sca. Gli studenti del Panni. coi 
quali Tispettore ha rifiutato di 
prendere contatto. hanno espresso 
la loro viva indignazione. ricon 
fermando la loro stima per i l 
preside. 
-Proprio oggi. a conclusione di 

una riunione. e stato diramato i l 
seguente comunicato: c n consi-
glio direttivo dell'Associazione 
studentesca pariniana. avendo an-
preso con stupore dai giomali 
che al liceo Parini sarebbe in cor
so una inchiesta suIToperato del 

preside e di alcuni professori in 
seguito alle ripercussioni all ' in
terno dell'istituto del caso Zan
zara. chiede che «tii proh'.emi 
della vita democratica nella scuo
la. che sembrano al centro della 
inchiesta. veneano ascoltati an
che i piu diretti interessati. e 
cioe eh student! riell'istituto. at 
traverso i loro rappresentanti e!et-
t i democraticamenfe ». 

Ci aucuriamo che i l prof. Mo-
sfa prenda in considerazione i l 
comunicato desli studenti e ri-
mandi la partenza per Roma. 
nei caso |'a»pssp. Cia decisa. Se 
riav\ero come s» e dichiarato 
ncch ambenti del ministero del 
la P I . s) \oclinno e\itare * di 
-to-s O T e po>m che co-nunn ie 
riannos«. all? scuola ». st d r \ e 
dare la certezza alia pubblica 
opinione che l'inchiesta viene 
condotta con equilibrio e imnar 
7ialita. ascoltando tutte le \oci 
interessate. I I modo come finora 
e stata svolta 1"inchiesta non ha 
prodotto una talc impressione. 

Da parte nostra non abbiamo 
nulla da obiettare terso i l « re 
sponsabile nserK">» che si vor
rebbe mantenere Ma sjarno an
che del parere che tutti coloro 
che sono direttamente interessati 
alia vicenda debbano essere ascol 
tati Di turhamenti e di amarez 
ze i l preside e d i studenti del 
Parini ne hanno siibiti fin trap 
pi Fra Taltro a seguito del ri 
corso del procuratore irenerale 
che ha sollevato anche la lecit-
tima suspicione. i l processo di 
Milano avra una coda a Geneva 
Ha ragione. quindi. i l profes 
sor Mattalia. quando. commen 
tando I'attuale Inchiesta. escla-
ma amaramente: « Ricominciano 
le giornate allegre». 

Ibio Paolucci 

scolastica fiorentina inadegua
ta e carente — ed in modo 
incolmabile — gia prima del-
I'alluvione. Si deve anzi dire 
— ed il discorso vale anche 
vcr le strutture cultural! della 
citta — che la fragilitd e Vina-
deguatezza delle scuole fioren 
tine (denunciate con forza dal 
gruppo camunista in Palazzo 
Vecchio) sono esplose dramma-
ticamente proprio nelle gior
nate della «• snmmersione >: 
unliche responsahilitd. vecchi 
ritardi burocratici, miopia edu-
cativa, mancanza di un piano 
di sviluppo orqanico della citta, 
WHO remit! ad intrecciarsi con 
cnlpevnlezze recenti. ma von 
per questo meno profonde. 
Malgradn un tale stato di cose, 
per il momenta si varla sol
tanto di spnstamenti o al mas-
simn di riadattampnto dei la-
cali c non si imposta un discor
so piu ampio che — come rile-
vava giustamente venerdi scor
so su queste colonne. Novella 
Sansoni Tutino — preveda tin 
intervento rndicale. di costrn-
zione ex nn\o dei locali nccex-
sari, dotandali dcqli strumenti 
e dei mezzi idonei Dealt irri
sori stanziamenti del ministero 
della PI (un miliardn!) a Fi
renze e alia sua vrovincia arri-
veranno poche bricinle 

Eppure. presso le autnritd 
scolastiche central! attendnna 
da anni richieste per vari mi-
liardi presentate dalle ammini-
strazioni camunali democrati
z e fiorentine. Per le aunli dav 
vero il problema della scuola 
ha avutn sempre un valnre mi-
mario Cosa aspetta il ministro 
Gui a « rispolverare * i proqet 
ti fermi nei cosset ti e a pre 
disvnrre un piano di intervento 
sulla base delle linee di into 
sviluppo moderno che intendn 
no assumere la citta e la pro 
vincia di Firenze? Perche du 
rante le sue due visite nella 
citta eqli non ha riunitn i sin 
daci per ennosccre dalla vva 
voce di auesti nrotaaoni^ti del-
I'azione di solidarietd in favo 
re delle popolazioni le esigen 
ze immediate ed a piu lungo 
termine delle loro zone? 

Settemila 
da trasportare 
Intanto. il 5 dicembre si apri 

ranno le scunle elementari. 
Inutile nascondersi che lc pre
vision! sono intrise di qiu.stifi-
cato pessimismo A decine as-
sommano le scunle elementari 
inagibili ed anche quelle uti 
lizzabili mancano di aequo e 
di ri.scaldamentn Come si tro-
veranno i bambini in ambienti 
ancora umidi? C'e poi la que
stione del trasporto. Si trattera 
di una vera e propria migra-
zione di massa. alia quale do
vrebbero (ed usiamo di propo
sito il condizionale) essere in
teressati circa settemila ragaz
zi. Molte mamme hanno prote-
stato per il trasferimento in 
sedi troppo lontane e la que 
stione e ancora aperta. Negli 
nffici del Provveditnrato e del 
Comune si rcspira un clima di 
scetticismo e di impntenza 
Cosa accadrd lunedi prossimo? 
Centinaia di raqazzi resteran 
no a casa e nnunceranno al 
I'anno scolastico? Non sarebbe 
possibile requisire alcuni edi
fici pubblici o privati vicino 
alle zone alluvionate per ridur-
re al minimo il disagio ai ra
gazzi e ai loro qenitori? 

I problemi, come si vede, si 
accavallano senza che maturi 
una soluzione positiva. Spesso 
— e" un insegnamento venuto 
da molti settori — i Viniziativa 
popolare. la buona volonta di 
alcuni gruppi a sostituirsi alle 
insufficienze delle autorita. 
Proprio alio senpo di attutire 
le grari conseguenze in campo 
educatico. si e costituito pres
so I'lstituto di pedagogia del-
VUniversita di Firenze un co
mitato per esaminare la situa
zione scolastica ed educativa 
della citta in seguito alia tra-
gica alluvione del 4 novembre 
e per promuovere alcune ini-
ziative nei campo specifico de
gli asili-nido. dei c doposcuo-
la* e dell'educazione degli 
adulti. da organizzare presso i 
centri comunitan ed altre sedi 
eventuali. Le Case del Popolo, 
attraverso VARC1. si sono of-
ferte per mettere a disposizio-
ne i proprt local; per la rea-
lizzazione dell'iniztatwa Hanno 
aderito: VARC1. il Movimento 
non violento per la pace, il 
Cemea. il Gruppo studentesco 
della Facolta di Magistero. 

Ma si pud parlare, in queste 
condizioni, di normalita? 

Giovanni LombardI 
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