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Organizzare la democrazia per battere il caos 
La disgregazione della scuola e responsabilita gravissima della po-
litica governativa - Da Roma e da Empoli alcune esperienze po
sitive di mobilitazione e di lotta popolare 

II teppismo squadrista smaschera il vero volto del cosiddetto «bloc-
co d'ordine» - Gli studenti si organizzano: comitati antifascist*, 
delegati di classe, consigli unitari 

C H I V U O L E 

I L D I S O R D I N E 

CHE COSA sono oggi ordine, disordine, demo
crazia nella scuola? A sentire le autorita go-

vernative, la questione sarebbe molto semplice: 
si tratterebbe, in sostanza, di liberare il campo 
dalle tensioni provocate dagli «opposti estremi-
smi» e di ristabilire il « normale e ordinato svol-
gimento » delle attivita scolastiche, per poter pro-
cedere, poi, agli auspicati interventi di riforma. 
E' — applicata questa volta alia scuola — la vec-
chia dottrina del «pr ima» e del «poi», tanto 
cara alia nostra classe dirigente: prima Vordine, 
la pace sociale, il normale ]unzionamenlo delle 
attivita produttive e di tutte le rispettabili istitu-
zioni dell'organizzazione dello Stato e della socie-
ta, e poi le necessarie, indispensabili, sacrosante 
riforme. 

Quante volte abbiamo sentito ripetere queste 
argomentazioni, a proposito delle lotte operaie e 
popolari degli ultimi anni? II fatto e che alle «ne-
cessarie riforme », la politica governativa non ha 
saputo o voluto neppure dare avvio: col risultato 
che gli ordinamenti di cui si rivendica il « normale 
funzionamento » sono ancora, in gran parte — e 
cio e vero. in particolare per la scuola media su-
periore — quelli modellati sugli schemi della rifor
ma Gentile e che l'ordine che si vorrebbe rista
bilire e quello disciplinato dalle norme di chiara 
impronta autoritaria dei regolamenti fascisti del 
1924 e del 1925. E il fatto e, anche ,che la politica 
governativa di questi anni ha condotto la scuola a 
una situazione disastrosa, dove spesso mancano 
anche le piu elementari condizioni materiali 
per uno svolgimento appena decoroso dell'atti-
vita di studio e di insegnamento. Qui, in queste 
gravissime responsabilita della politica scolastica 
governativa — e nella piu generate crisi sociale, 
politica e ideate che investe anche la scuola, ren-
dendo sempre piu precari i rapporti tra forma-
zione e occupazione e sempre piu inadeguati i 
vecchi modelli educativi rispetto alia nuova realta 
culturale e sociale che e maturata nel paese — 
stanno le vere radici dell'effettivo «disordine» 
e, anzi, della vera e propria disgregazione che e 
in atto nella scuola italiana. 

T>ESPINGIAMO percio nettamente la falsa alter-
nativa fra una scuola che potrebbe proficua-

mente funzionare piu o meno alia vecchia maniera 
e un disordine che sarebbe provocato dalle lotte 
studentesche: la verita e che dalla disgregazione 
non si esce se non avviando un processo di pro-
fondo e sostanziale rinnovamento. Per questo al 
contrattacco di destra che oggi e in atto nelle 
scuole si risponde non solo con la lotta difensiva 
contro la repressione, ma ponendo l'obiettivo po-
sitivo della conquista e dell'estensione di una demo
crazia organizzata, che di ogni reale rinnovamento 
e momento e condizione indispensabile: una demo
crazia non come spazio e tempo limitato, che con-
viva al fianco di uno svolgimento sostanzialmente 
tradizionale dell'attivita scolastica ma che investa 
il complesso della vita scolastica, assicuri stabil-
mente i diritti democratici di studenti e docenti, 
apra la scuola al contributo e alia sollecitazione 
delle forze popolari, renda possibile lo sviluppo di 
una campagna di sperimentazione di massa di 
nuovi metodi e nuovi contenuti cultural! e didat-
tici e di nuovi rapporti tra la scuola, problemi 
dell'occupazione e del lavoro, l'insieme della 
realta sociale. 

"E" NECESSARIO, a questo fine, superare i limiti 
e gli errori di posizioni di pura contestazione 

negativa e le divisioni disgregatrici che in questi 
anni hanno ridotto le possibility di espansione 
della lotta studentesca ed hanno anzi finito col-
Taprire pericolosi varchi alia controffensiva re-
stauratrice che cerca di provocare una reazione 
moderata, in chiave di blocco d'ordine; e neces-
sario un movimento che, per 1'ampiezza delle forze 
che chiama in campo e per la capacita di orga
nizzare e disciplinare le proprie lotte, sia in grado 
di contrattare e imporre, concretamente, condi
zioni piu avanzate per lo sviluppo della demo
crazia e per il rinnovamento della scuola. In que
sta direzione vanno iniziative e esperienze signi
ficative di studenti e insegnanti, che registriamo 
anche in questa pagina: ma occorre realizzare 
attorno a questi temi una piu ampia e permanente 
mobilitazione e assicurare anche un piu largo 
concorso di forze operaie e democratiche, perche 
democrazia e trasformazione della scuola non sono 
problemi settoriali, ma sono momenti essenziali 
della battaglia politica, sociale e ideate che oggi 
e aperta nel paese. 

Giuseppe Chiarante 

Quest'anno. all'interno del 
movimento degli studenti, si 
e affrontata in numerose cit-
ta, la questione dell'organiz
zazione. come garanzia decisi-
va per la continuity politica 
del movimento, per un uso 
corretto degli spazi di demo
crazia conquistati, per la pos
sibilita stessa di dare carat-
tere di permanenza alle allean-
ze social) e polltiche degli stu
denti, dentro e fuori la scuo
la. Solo organizzandosi, il mo
vimento degli studenti pud 
passare da una fase a fluida » 
ad una fase in cm esso si defi-
nisce come « potenza » orga
nizzata, capace di lottare con 
continuity a fianco della clas
se operaia e delle grandi mas
se popolari per una radicale 
trasformazione in senso demo-
cratico e socialists, della scuo
la e della societa italiana. 

Riportiamo qui alcuni esem-
pi indicativi di quest'attivita 
organizzata. 

A NAPOLI i Comitati uni
tari antifascisti delle scuole, 
e la loro organizzazione citta-
dina, sono stati alia testa del 
la grande mobilitazione antifa
scists degli studenti napoleta-
ni che ha contribuito in modo 
decisivo a sbarrare il passo ad 
Almirante non solo a Napoli, 
ma in tutto il Mezzogiorno. 
Questi Comitati hanno anche 
organizzato un vasto movimen
to di lotta degli studenti per 
il diritto alio studio ed al la
voro, e per una svolta demo--
cratica nella scuola. Si lavora 
oggi per operare un salto di 
qualita nell'organizzazione de
gli studenti napoletani, per 
superare i limiti verticistici 
dei CUA e per costruire in 
ogni scuola dei Comitati poli-
tici, eletti dall'assemblea e per 
dare a questa nuova strumen-
tazione organizzativa una di-
mensione cittadina. Quel grup-
pi politic! (II Manifesto, Lot
ta continua, Pot ere Operaio) 
che si sono opposti fin dal-
l'inizio al processo organizza-
tivo unitario e hanno svolto e 
svolgono attivita scissionistica, 
sono largamente minoritari tra 
gli studenti napoletani. 

A FIRENZE si sono costl-
tuiti in quasi tutte le scuole 
i comitati politici del Movi 
mento. La linea d'azione di 
questo movimento organizza
to. che ha anche recentemente 
dato vita a forti iniziative uni-
tarie con i lavoratori e gli in
segnanti, si articola in tre pun-
ti: difesa e sviluppo della de
mocrazia; altemativa cultura
le al funzionamento e ai con
tenuti della scuola, basata sul-
la critica al carattere non neu-
trale della cultura borghese; 
problemi degli sbocchi profes-
sionali. affrontando alia radi-
ce i problemi dell'occupazione, 
del rapporto scuola-mercato 
del lavoro, delle riforme. del

lo striluppo economico alterna
tive. 

A TERNI il movimento si e 
dato da alcuni mesi una orga
nizzazione delegata a livello 
cittadino e lavora per esten-
dere questa organizzazione a 
tutta la provincla. La lotta si 
articola sui cost! soclall della 
scuola, per un effettivo dirit
to alio studio, degli sbocchi 
professional!, dell'alternativa 
culturale. 

A BOLOGNA, in numerose 
scuole gli studenti si sono or-
ganizzati eleggendo delegati 
di classe e consigli studente-
schi. Questa struttura organiz
zativa, funzionale alia necessi
ty dl coinvolgere la stragrande 
maggioranza degli studenti 
nella lotta, consente al movi
mento di condurre una bat
taglia quotidiana contro la 
ideologia meritocratica dello 
studio, saldando lotta per la 
democrazia, organizzazione e 
trasformazione culturale e di-
dattica. I Consigli dei delega
ti studenteschl hanno convo-
cato numerose assemblee aper-
te (contro alcune delle quali 
si e scagliata la violenza poli-
ziesca provocando grandi ma-
nifestazioni di massa contro 
gli arresti degli studenti co-
munisti) anche con i Consigli 
operai di varie fabbriche, sul 
rapporto tra lotta sull'organiz-
zazione e i contenuti dello stu
dio e lotta contro l'organizza-
nizzazione capitalistica del la
voro. 

p. f. 

Diffusione 
straordinaria 

per 
l'Unita-scuola 
Ecco le prime risposte 

all'appello per la diffusio
ne straordinaria lanciato 
dalla segreteria nazionale 
della FGCI per I'Unita» 
del giovedi con la pagina 
« Speciale-scuola v. 

Livorno 130 copie; Via-
reggio 50; Pesaro 20; Ur-
bino 20; Prato 150; Tern! 
100; Agrigento 30; Catania 
100; Palermo 50; Termini 
Imerese 50; Firenze 250; 
Pisa 100; Pontedera 60; 
Bari 100; Brescia 100; Mo-
dena 250; Ravenna 50; 
Torino 55; Genova 200. 

Da Roma le esperienze di una lotta 

II calendario della violenza 
dai primi di gennaio a oggi 

7 GENNAIO — Roma: mi 
nacce da parte del * Comitato 
nazionale della scuola » a fir-
ma del prof. Fede contro il 
preside del Castelnuovo, prof. 
Scirpa. 

11 GENNAIO - Catania: Sal 
vatore Ardiz/one di «Ordine 
nuovo > accoltella davanti al-
i'umversita I compagni della 
FGCI Roberto Pecoraio e Vi-
to Lanzafame. che distnbuiva-
r.o volantini sui fatti del Ca 
stelnuovo. II primo viene fe-
nto gravemente (20 giorni di 
prognosi). II fascista feritore 
fugge e semma il panico fra 
t passanti brandendo un col 
ttrllo insangmnato. 

Napoli: vicne ;»ggredito dai 
missini Panlo Nicchia. segre-
lano della FGCI. 

13 GENNAIO - Palermo: 
cderenti a « Ordine nuovo* ag 
jtrediscono il compagno Mai-
teo Lo Verde, studente licea-
le Fra gli aggressori e'e Rc-
Derto Corrao (lo stesso che afi-
gredi il compagno Cipolla) tul 
lora imnuniio 

14 GENNAIO - Roma: pro 
vocaziom fa-cistc davanti al 
Giulio Gesare; \iene aggredito 
:1 compagno Sante Morelli — 
segretario naz. della Fcder-
braccianti — mentre passa 
"asualmente II davanti. Ag-
gressione fascista al licoo Ora-
zlo; viene ferito il compagno 
Marco Cianca. Altre provoca-
zioni — con lancio di bombe 
carta — all'univcrsita. Intimi-
dazioni fasc;stc all'cx preside 
del Castelnuovo, prof. Salinan. 
Si viene a sapere che un bi-

dello destinato in quel giorni 
al Castelnuovo, tale Benedetto 
Murace. appurtiene a c Ordine 
Uuo\o» e I'anno scorso ha par-
tecipato ad aggressioni contro 
gli studenti del liceo. 

Roma: provocazione fascista 
al liceo Cannizzaro. 

21 GENNAIO - Palermo: 
aderenti al * Frente della gio 
ventu* disinbui.scono davanti 
al liceo Meli una lista di stu
denti di sinistra da aggredire 
Primo della lista e Ignazio 
Gulotta. che il giorno prima 
e stato assalito e fento dai 
fascisti. 

'Napoli: mjore. dandosi fuo 
co. lo studente V'incenzo Do 
Waure. Era stato in preccden-
za ripetutatnente aggredito e 
minacciato nai fascisti: mciti 
nspetti dell'episodio rimangono 
oscuri. 

22 GENNAIO - Roma: a? 
gressori fascisti messi in fuga 
al Virgilio. 

Messina: fascisti invadono 
un'aula della facolta di lettere, 
aggredi«!cono il prol Mantica. 
feriscono uno studente e sen-
vono sulla Icivagna «W il fa 
scismo ». 

Genova: al liceo Colombo 
uno studente fascista tira fuo
ri una scacciacam - durante 
un'assemblea. Altri fascisti al-
I'esterno picchiano dei ragazzi 
con pugni di ferro. 

23 GENNAIO - Roma: fn 
r.cisti sparano contro Marco 
Maroccio, studente del liceo 
Croce adercnte a un gruppo 
extra-parlamcntare di sinistra. 

- 25 GENNAIO - Roma: al li- i 
ceo Alberfelli un gruppo di fa- I 
scisti con coltelli e mazze ten 
ta di obbligare gli studenti ad 
accettare un volantmo del cir-
colo « Patria e democrazia > — 
i giovani rcagiscono e la pa 
lizia fcrma ? fascisti. 

2* GENNAIO - Palermo: 
provocazione fascista respinla 
al Vittorio Emanuele. 

27 GENNAIO - Roma: ag 
gressione con spranghe di fer
ro al Mamiani; provocazione 
e minacce al Croce («Farete 
la fine di Marroccio>). 

» GENNAIO - Bologna: 
fascisti con tirapugni. lancia-
razzi. spranghe assaltano il 
liceo Minghetfi. Vengono cal-
turati. messi nell'impossibilita 
di nuocere e consegnati dalle 
forze popolari alia pohzia (16 
arreslati). 

31 GENNAIO - Bologna: * 
16 picchiatori vengono scarce-
rati. perchd il loro reato vie 
ne derubricato: e stata toit.i 
la «violenza > all'imputazione 
di «radunata sediziosa con 
rrmi improprie >. Si apprenda 
che tra i fascisti arrestati alcu 
ni erano gia pluri-dcnunciali. 
ma la Magistratura non scm 
bra essersene preoccupata. 

2 FEBBRAIO - Roma: ad* 
renti al «Fronte della gio-
ventu» aggrediscono studenti 
democratici al Croce. 

Palermo: violenze fasciste in 
varie scuole, al grido di «Fuo-
r$ Corrao > (che e stato final-
mente arrestato) < dentro Ci

polla >. La polizia assiste senza 
intervenire. 

Udine: aggressione e pestag-
gio di un compagno students 
cIIo Stellinl. 

4 FEBBRAIO — Reggio Emi 
lia: lettera minatoria de.la 
Cisnal ai presidi. 

5 FEBBRAIO — Roma: al 
Virgilio nel corso di wVaggres-
?ione fascista viene ferito !o 
studente di sinistra Giorgio. Al 
bani. Dopo t'aggressicne il pre
side fa intervenire la polizia 
che si accanisce contro gli stu
denti democratici, mentre i fa
scisti si rifugiano. indisturba-
ti. in un'aula. 

10 FEBBRAIO — Palermo: 
tre studenti del liceo Cannizza
ro vengono aggrediti da dieci 

' squadristi armati e mascherati. 
I tenpisti fuggono indisturbati. 

Messina: il < Fronte della 
gioventu» diffonde un volanti-
no con un elenco di nove stu
denti del liceo Farina scgna 
'andoli per i prossimi pestaggi. 

15 FEBBRAIO - Napoli: >o 
studente Massimo Gaudieri 
viene aggren:to con sbarre 'it 
ferro e catene all intcrno del 
Settimo liceo scientlHco da una 
squadra di fascisti esterni al 
la scuola. La prognosi indica 
una minaccia di emorragia cn-
docranica. II preside «non si 
accorge > dcll'incidente e nor. 
porge nessun aiuto al giova-
ne. I delinquent! fuggono indi 
sturbati. Risulta che il nomi 
nativo dell'aggredito e conte-
nuto in un elenco di student i 
di sinistra che un professoro 
fascista aveva compilato e te-
neva in un cassette 

Genitori e insegnanti 
a fianco dei giovani 

Risposfa unifaria alia repressione — Le famiglie cominciano ad inferessarsi di 
cosa e come sfudiano i figli — II ruolo dei parfiti e delle organizzazioni sindacaii 

Inlziamo, con questo artlco-
lo di una compagna che ha 
partecipato direttamente alio 
recent! lotie della scuola a 
Roma, un dibattito al quale 
invitiamo a partccipare tutti 
coloro, studenti, docenti, geni
tori, militanti dei partiti de

mocratici e dei sindacaii, che han
no da riferire esperienze con
crete di lotte, da poire in di-
scussione problem! e temi che 
investono I'attivita organizzati
va, politica, culturale, didatti-
ca del movimento democratico 
nelle scuole. 

La repressione nelle scuole 
romane ha avuto inizio al Ma
miani con l'espulsione di uno 
studente e la sospensione per 
un anno di altri due. 

Non a caso i fatti del Ma
miani hanno occupato le cro-
nache dei quotidian! per molti 
giorni: e per l'accanita resi-
stenza degli studenti e per il 
modo assurdo in cui erano 
stati presi — anzi, voluti — 
i provvedimenti. II regolamen-
to scolastico prevede come ne-
cessaria per qualunque deci-
sione disciplinare la maggio
ranza assoluta dei voti del col-
leglo dei professor!. Ed al Ma
miani questa maggioranza non 
e'e stata (hanno votato per 
quel tipo di puniziom solo 26 
docenti su 62). L'irregolarita 
e quindi l'illegittimita dei 
provvedimenti e a tutti nota, 
in particolare alle autorita 
scolastiche, che l'lianno uffi-
ciosamente piu volte ricono 
sciuta. 

Ma dopo due mesi e mezzo 
di assoluto «riserbo» compa
re adesso una dichiarazione 
del preside alia stampa, nel
la quale, a proposito della 
vicenda. egli afferma: a Tutto 
dimenticato ». Dimenticato co
sa? Che si pud essere cacciati 
da una scuola di Stato perche 
si e « rei » di aver fatto « pro
paganda contro l'attuale so
cieta »? Dimenticato da chi? 
Da chi pensa che i problemi 
della scuola italiana possano 
essere risolti con forme di re
pressione autoritaria e ritie-
ne che le proprie responsabi
lita possano venir messe a ta-
cere con le espulsioni, le cari. 
che della polizia, le squadre 
di manganellatori davanti ai 
cancelli degli istituti. Oppure 
con l'uso che una parte della 
magistratura fa contro studen
ti e insegnanti di vecchie leggi 
fasciste. 

Ai fatti del Mamiani sono 
seguite le denunce al liceo 
Castelnuovo, le sospensioni al 
magistrate Oriani e in altre 
scuole, le cariche della polizia 
al liceo Virgilio. Sarebbe illu-
sorio sottovalutare la situazio
ne a volte drammatica e cer-
to preoccupante che si e ve-
nuta creando in questo perio-
do in molti istituti romani. 
Ma sarebbe ugualmente sba-
gliato non vedere che in que
sti due mesi si e formato a^ 
torno ai problemi della scuo
la uno schieramento democra
tico attivo quale mai si era 
verificato in precedenza. 

La lotta per la scuola a Ro
ma non e piu lotta solo 
degli studenti — che pure han 
no il merito di aver posto per 
primi con grande forza il pro-
blema, ma a cui. per la loro 
stessa collocazione, e stato 
spesso difficile uscire dai due 
poli opposti delle rivendicazio-
ni settoriali o generiche e 
astratte. 

H travaglio delle lotte stu
dentesche, I'assurdita degli at-
tuali regolamenti, la sterilita 
dei programmi. la dequalifica-
zione degli studi, la mancan-
za di sbocchi professional! da 
una parte, la violenza e la re
pressione come unica risposta. 
dall'altra, hanno Inciso su 
strati sempre piu larghi di cit-
tadinl e in particolare sui ge
nitori che piu direttamente so
no collegatt a quest! problemi. 
Di fronte ai richiami di un 
vecchlo «ordine». e sempre 
maggicre 11 numero di fami
glie che si rende conto che 
non deve pretendere che il fi-
glio «studi e obbediscai>. ma 
vuole sapere cosa e come stu-
dla, e percepisce la contrad-
dlzione dell'attuale organizza
zione scolastica: e pronta quin
di ad accogliere un discorso 

nuovo. Da qui l'esperienza po-
sitiva della creazione di «co
mitati di iniziativa democrat!-
ca» tra i genitori di alcuni 
istituti secondari romani: il 
Mamiani, 11 Castelnuovo, 11 
Dante, il Giulio Cesare, il Vir
gilio. 

Un altro fatto nuovo an. 
cora piu importante e stata la 
presa di posizione di gruppi 
sempre maggiori di insegnanti 
del Castelnuovo e del XXII li
ceo scientifico prima, poi del-
l'istltuto tecnico Genovesi, 
della Scuola d'arte, del liceo 
Manara e di altre scuole — 
che da un'azione di un'accet-
tazione e anche di fiancheggia-
mento delle lotte degli studen
ti sono passati ad assumere 
un ruolo nuovo e positive 
quello di farsi protagonist! 
dall'interno di ogni singola 
scuola di un'azione rinnova-
trice e democratica. 

Altrettanto importante e 
nuovo e stato il ruolo che in 
questa lotta hanno assunto in 

prima persona i partiti demo
cratici e le organizzazioni sin 
dacali. La presenza degli ope
rai delle fabbriche occupate al 
grande sciopero contro la re
pressione nelle scuole non e 
stato un atto di solidarieta, 
ma il risultato di una lotta 
comune; d'altra parte, la par-
tecipazione di migliaia di stu
denti e di insegnanti al comi-
zio, indetto dai sindacati in 
occasione dello sciopero gene-
rale per l'occupazione e le ri
forme, ne e stata una con-
ferma. 

Noi siamo. d'altra parte, co-
scienti che la rete democrati
ca che si e andata creando at
torno a queste lotte non pud 
essere considerata un fatto 
acquisito e va consolidata col 
lavoro di ogni giorno; siamo 
convinti pero che questa e la 
via glusta per combattere effi-
cacemente contro la disgrega 
zione della scuola. 

I. p. 

L'ESEMPIO DI EMPOLI 

Fabbriche e scuole 
lottano insieme 

Domani sciopero generale per il diritto alio studio 
ed al lavoro - Assemblee di operai con delegazioni 

di studenti - I « comitati di gestione • 

II modo con cui e stato preparato lo sciopero generale per 
il diritto alio studio e al lavoro che si svolgera domani ad 

Empoli offre una valida esperienza di come sia possibile 
suscitare attorno ai problemi piu acuti della crisi scolastica, 
forme di partecipazione attiva delle forze democratiche. 

Alio sciopero, che e stato indetto unitariamente dalle se-
greterie di zona della CGIL, CISL e TJIL, hanno aderito anche 
esercenti, artigiani e Unicoop. Questi hanno fatto affiggere 
un manifesto in cui invitano gli aderenti a chiudere negozi 
e laboratori e a partecipare alia manifestazione e al corteo 
che avra luogo per le vie cittadine. 

Intanto ieri si sono tenute assemblee in dieci fabbriche 
della zona; vi hanno partecipato delegazioni di studenti e vi 
sono stati affrontati i problemi della scuola e del diritto alio 
studio. Praticamente a Empoli che oltre a essere un impor
tante nodo industriale e anche un grosso centro scolastico 
(2500 studenti frequentano le medie superior! e il 60 per cento 
e formato da pendolari che abitano in tutti i centri della zo
na che domani sono interessati alio sciopero generale), e dal-
l'inizio dell'anno scolastico che vengono dibattuti i problemi 
del diritto alio studio nelle scuole con la partecipazione di 
delegazioni operaie e nelle fabbriche, con la partecipazione di 
studenti. Nel corso di queste assemblee sono stati affrontati 
i problemi che travagliano il mondo della scuola, specialmente 
quelli conoementi gli sbocchi professional! (anche a Empoli — 
come del resto in tutta Italia — le scuole ogni anno sfornano 
centinaia di disoccupati e sottoccupati). 

Dalla spinta unitaria e dalla sensibilizzazione su questi 
problemi, e nato il «Comitato per la gestione sociale della 
scuola ». di cui fanno parte rappresentanti eletti dagli studenti 
di ogni istituto. insegnanti. rappresentanti delle organizzazio
ni sindacaii- delle amministrazioni comunali del comprenso-
rio e rappresentanti dei consigli delle 15 fabbriche piu grandi 
della zona. 

Compito del Comitato. di cui non fanno parte rappresen
tanti dei genitori che, in quanto tall, potrebbero avere una 
visione parziale o ristretta dei problemi della scuola o per 
lo meno limitata a) tempo in cui studiano i propri figli, e 
quello di coordlnare unitariamente le lotte e le spinte per un 
effettivo diritto alio studio e al lavoro e per la riforma della 
istruzione, investendo l'Amministrazione Comunale, le forze 
politiche e gli organ! governativi piu direttamente interessati 
alia scuola. 

II a Comitato di gestione», nel corso delle sue numerose 
assemblee e riunioni. ha affrontato — come primo obbiettivo 
immediate — il problema della necessita che tutte le ammi
nistrazioni comunali del comprensorio — nei loro programmi 
per l*urbanistica. i trasporti e le spese per la scuola — ten-
gano conto di questa grossa entita scolastica che e, appunto, 
Empoli e in essa concentrino e coordinlno 1 loro programmi. 
In questo contesto il «Comitato di gestione» ha poi posto 
il problema della effettlva gratuita della scuola, la gratuita 
dei librl. trasporti. mensa ecc. 

Dopo queste comuni riunioni fra operai e studenti e do
po le iniizative portate avanti dai «Comitato per la gestione 
sociale della scuola», le segreterle della COIL, CISL e UTL 
hanno riunito nel giorni scorsi l'attivd slndacale unitario di 
zona, per fare il punto della situazione e per vedere come 
sviluppare maggiormente il movimento di lotta attorno alia 
scuola. Nel corso della riunione e scaturita la ferma convin-
zione che la crisi della scuola, non solo e giunta ad una fase 
acutissima di tensione. ma si conferma ogni giorno come uno 
dei puntl di fondo della grave crisi politica e sociale che sta 
attraversando il nostro paese. con II tentative delle forze rea-
zionane ai spostare a destra rasse politico. 

Nel proclamare, quindi. lo sciopero generale per il diritto 
alio studio e al lavoro, 1'attlvo slndacale ha chiesto che sia 
rlsolta quanto prima la crisi governativa e che 11 nuovo e»-
verno abbia un progTamma e soprattutto una preclsa volontA 
dl portare avanti le riforme che stanno oggi sul tappeto. nel 
quadro dl un diverso sviluppo econnmioo e sociale del paese. 

Francesco Gattuto 
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