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Dopo quattro anni di malgoverno 

La scuola in alto mare 
NEL MOMENTO in cui il 

governo monocolore de-
inocristiano dell'on. An-
dreotti si presenta alle Ca-
mere e sempre piu ravvici-
nata si fa l'ipotesi di elezio-
ni politiche anticipate, puo 
cssere significativo un bi-
lancio di quanto, nell'ar-
co della quinta legislatura 
repubblicana. e stato fatto 
per la scuola dai governi 
che m essa si sono succe-
duti. di cosa 6 corrisposto 
in concreto alia dichiarata 
volonta, espressa nei pro-
gramnii con cui lutti i go
verni si sono presentati -il 
Parlainento e al paese. di 
proceilere ad una profonda 
rifornrvi della scuola e del 
Tuniversitn. 

E' -in bilancio che pu6 es-
sere faUo rapidamente, tan-
to evidente e il suo faili-
menlo- di nessun settore 
fondamenlale della scuola e 
stata nvviata quella rifor-
ma (.r '̂anica e complessiva 
che pur*. a parole si ri-
teneva necessaria; non so
lo. ma non si e avuta nep-
pure la capacita e la deci
sion" politica di fermare e 
sancire alcuni punti. urgen-
ti nspetto aU'aggravarsi 
della crisi della scuola. e 
altivsi dibattuti a lungo, 
chianti in tutti gli aspetti 
e nei confronti dei quali 
e'era soltanto da dimostra-
re il proposito di scegliere e 
di rea!izzare. 

Non d il caso qui di ricor-
dare le vicende della legge 
universitaria. del lungo di-
oaltito parlamentare. della 
ostinata volonta di insab-
biamiTito da parte della de
stra (anche dc). della de-
bolezza e incertezza del 
governo a sostenere un pro-
pno punto di vista. II risul-
lato e che ancora una volta 
resta inalterata la situa
zione esistente. mentre sca-
dono le precedent!* leggi 
sull'incremento dei finanzia-
menti e degli organici. 
Quanto alia scuola secon-
daria, non si e andati oltre 
tin dibattito preliminare. e 
con ronclusioni mollo arre-
trate. nella cosidetta com-
missione Biasini: e intanto 
si trascina la discussione 
sullo stato giuridico degli 
insegnanti. esposto ad un 

contrattacco di destra che 
parte proprio dall'interno 
della DC. Nulla si 6 fatto 
per la scuola dell'obbligo e 
per la scuola materna: fi-
nita a residui passivi la 
magfiior parte di fondi del-
I'edilizia scolastica. 

In compenso. e'e stato 
tutto un fiorire di leggi e 
leggine cosidette « a termi-
ne > che avrebbero dovuto 
ciod valere per poco (fino 
alia riforma generale!): su 

gazione si esce solo avvian-
do una profonda riforma 
delle strutture. dei metodi 
e dei contenuti: di qui la 
parola d'ordine del diritto 
alio studio e del diritto al 
lavoro. che salda la batta-
glia per una scuola diversa 
con quella per una societa 
diversa. la lotta nella scuo
la con la lotta del movi-
mento operaio e popolare 
nella societa. E attorno a 
questa parola d'ordine e a 

gli esanii di maturita, sugli - quella per la democrazia e 
istituti professional!, sulla la sua organizzazione nella 
liberazione degli accessi 
universitari e dei piani di 
studio universitari. sui cor-
si abilitanti. ecc Tutte leg
gi e leggine che da un lato 
dimostrano l'impossibii'ta 
di eludore certe scelte. im-
poste dalle crisi della vec-
chia scuola e dalle spinte 
che sono venute dalle lotte 
di questi anni, ma che dal-
I'alt'o rischiano di presen-
tare soltizioni illusorie o di 
provevare contraccolpi ne-
gativi se restano disartico-
late da un processo com-
plessivo di riforma. Ne si 
puo dire die plla chiarezza. 
alia certezza e ad un reale 
rinnovamento nubia contri-
buito la politica ministeria-
le delle circolari. 

Ql ^UESTA situazione tutta-
via contrasta profonda-

mente con quanto nella 
scuola e accaduto in que-
sti anni: lungi dal ripiegar-
si — e sia pure tra alti e 
bassi - il movimento di lot
ta si e esteso e rafforzato, 
malgrudo 1'accentuarsi del
la repressione. E soprattut-
to e mutato politicamente: 
sempre minore e il credito 
che trovann certe parole 
d'ordine. sbagliate prima 
ancora che estremistiche. 
e una concezione della po
litica ridotta a propaganda. 
a mera agitazinne. a rissa 
ideologica. Ne e passato il 
tentativo moderato che cer-
cava. alternando paterna-
lismo e promesse con la 
repressione e la tolleranza 
verso la violenza fascista. 
di riportare il vecchio ordi-
ne nella scuola. 

Anzi. oggi e sempre pul 
diffusa la convinzione che 
dal marasma e dal'a disgre-

scuola abbiamo visto costi-
tuirsi un fronte di lotta piu 
ampio. esteso agli insegnan
ti, ai genitori, alle organiz-
zazioni sindacali e politiche 
dei lavoratori. 

NON SOLO, ma di gran 
lunga piu ricca e arti-

colata si 6 venuta facendo 
in questi anni la serie di 
esperienze locali. di speri-
mentazioni. di ipntesi di 
trastormazioni attuabili su-
bito; di gran lunga piu vi-
vac? e appassionato. anche 
tra le forze cattoliche. e 
stato il d'battito sill rinno-
vam?mo dei metodi peda-
gogici e dei contenuti cul-
turali 

Questo movimento reale 
deve trovare ora uno sboc-
co politico generale ade-
guato: non solo nella san-
zione li'ir^ldliva immedia-
ta di alcuni punti indilazio-
nabili (come noi comunisti 
abbiamo indicato nella con-
ferenza stampa dei nostri 
grtippi parlamentari). ma 
creando le condizioni poli
tiche di una svolta profon
da nella politica scolastica 
fin qui seguita. Di questo 
e consapevole non solo il 
nostro partito. ma tutto il 
fronte delle forze di sini
stra e 1'insieme del movi
mento sindacale. Ci sono 
quindi le condizioni per 
chiamare oggi la DC a pa-
gare per le sue responsa-
bilita. E' questo uno dei 
terreni decisivi per avvia-
re. anche con la scadenza 
di eventual) elezioni politi
che anticipate, quella gene
rale svolta democratica che 
e intlisnensahile per il no
stro naese. 

G. Giannantoni 

SPEC!ALE SCUOLA) 
La crisi fallimentare dell'< Opera universitaria» 

Un «carrozzone» da buttar via 
E' Pente preposto all'" assistenza » degli studenti e alia assegnazione e pagamento dei pre-salari - Una 
struttura antidemocratica, in mano a commissari governativi - Le sinistre rivendicano lo scioglimento di 
questo "patronato sco!astico» ambizioso e impotente e il passaggio alle Regioni delle sue competenze essenziali 

Pino a qualche mese fa po-
chi conoscevano perfino l'esi-
stenza dall'Opera • Universlta-
ria, questo «Patronato scola-
st!co» piu ambizioso ma me-
no potente del fratelll operan-
ti nella scuola dell'obbligo. 
che ha visto improvvisamen-
te mgigantire i propri compi-
ti e le proprle responsabili-
ta con l'istituzione dei presa-
larl. 

- Data da quel momento an
che 1'interesse crescente degli 
studenti per questo strano en-
te, apparso improvvisamente 
ai loro occhi e rivelatosi su-
bitb inadeguato alia situazio
ne. a cominciare dall'efficien-
za, come dimostrano le inter-
minablli code agll sportelli, 1 
ritardi nell'erogazione del pre-
salari. le economie realizzate 
a spese degli studenti, Vim-
possibilita pratica di ricorre-
re a chicchessia contro singo 
11 provvedimenti. 

Sembrerebbe questa una 
questione settoriale, d'interes-
se esclusivamente «sindaca
le », che puo esser risolta con 
un po' di buon senso e di 
buona volonta. ed invece. se 
la si esamina da vicino, cl El 
accorge che investe 1 problemi 
piu gravi della nostra universi
ty ed evidenzia le Irresponsabl-
11 Inadempienze governatlve e 
le manovre dl sottogoverno 
che le accompagnano. Del re-
sto. molte cose si sono gia 
caplte In occaslone dei dibat-
titi parlamentari sui progetto 
di riforma universitaria. 
quanno varle regioni avevano 
rivendlcato le competenze In 
tutta la materia del diritto al
io studio e richlesto a viva 
voce Jo scioglimento dell'Ope-
ra (come In altra occaslone 
e stato chiesto. e non conces-
so. lo scioglimento del Patro-
natl): a queste rlchieste, e 
alle documentatissime argo-

L'Unita pubblica ogni 
glorno un ricco noliziario 
sui movimento degli stu
denti e sui principal! av-
venimentl scolastki nelle 
diverse province. Ogni glo
ved! dedica un'intera pa-
gina a! problemi della 
scuola. 

Esperienze critiche della FGCI 

A Bologna gli studenti sono di nuovo 

un movimento unitario e organizzato 
Un importante sciopero ge

nerale unitario studenti ope-
rai si e svolto venerdl 18 feb-
braio. E' stato un importan
te momento di ricomposizio-
ne per tutto il movimento che 
ha visto, per la prima volta 
nella nostra citta, la parteci-
pazlone degli studenti ad uno 
sciopero generale operaio, con 
una piattaforma costniita 
unitariamente nelle assembles 
delle scuole. II quadro com-
plessivo nelle scuole bolognesi 
fin daU'inlzio dell'anno scoia-
Btico. e stato caratterizzato 
da un aspro scontro politico: 
da una parte si e assistito 
ad un qualificato sviluppo del 
movimento degli studenti che 
per la prima volta dagli an
ni "68*69 ha ntrovato dimen-
siom di massa, e dall'altra vi 
k stato un deciso intervento 
repressivo portato avant) dal 
governo e dalle autorita sco-
lastiche. 

Operai e studenti 
L'attacco che la ciasse do-

mlnante ha - portato * avanti 
contro i! movimento degli stu
denti ha dimostrato lo scopo 
primo di bloccare Ii cresci-
ta della consapevolezza degli 
•tudenti e di recuperare le 
conquiste ottenute con le lot-
te. per arnvare alle prossi-
me importanti scadenze (con 
tratti. nforme. e!ezioni>. con 
un movimento di lotta div:-
so. con la cla-̂ se operaia iso-

lata e quindi facilmente batti-
bile. Solo in questo quadro 
si splegano gli arrestl. le de-
nunce, le sospensioni. jn m-
terventi repressivi della poli-
zia e l'uso dei fascisti che 
hanno colpito a varie ondate 
il movimento degli studenti 
parallelamente al movimento 
operaio 

Nelle scuole all'attacco pa-
dronale all'assemblea aperta 
(strumento permanente dl un 
rapporto concreto dl lotta tra 
studenti e forze sociali ester-
ne) gli studenti hanno rispo-
sto con grandi scioperi gene* 
rail che hanno visto scende-
ra ripetutamente nelle piazze 
bolognesi migliaia di manife-
stanti, artlcolando la lotta de
gli istituti contro I'attuale or
ganizzazione degli studi. i sunl 
contenuti e le sue strutture 
autoritarie e selettlve. strin-
gendo importanti • esperienze 
di lotta con il movimento ope
raio (il rapporto tra istltuto 
tecnico industriale Aldini Va
lerian! e Consiglio di zona Bo-
lognina lavoratori metalmecca-
nlci. ha v:sto la partecipazto-
ne ad uno sciopero interca-
tcgoriale degli studenti. con 
una piattaforma di lotta co
stniita unitariamente e con 
la formazione di un comitato 
operai • studenti) e andando 
a costruire airintemo dl due 
lst:tutl tecnlci clttadini un or-
ganismo di direzione politica, 
dl coileeamento e generallzza-
zione del dibattito e delle e-
spenenze di lotta, con pote-
re esecutivo delle decision! 

dell'assemblea: il «Consiglio 
del delegati» composto dai 
rappresentantl dei comitati di 
base. 

Consigli di delegati 
Questo tlpo di organizza

zione ha permesso dl dare 
una certa contlnuita all'lnter-
no delle scuole, alia azione 
del movimento e dl resistere 
al tentativo padronale di n-
stabilire il consenso all'tdeolo 
gia dello studio e della quail-
ficazione individuate degli stu
dent!, tentativo portato avan
ti attraverso i carichi di stu
dio. 11 ricatto e l'uso politi
co repressivo del voto. del 
compiti e delle Interrogation:. 
Ha altresi permesso al movi
mento di rilanciare la lotta a 

> livello generale su una piatta 
forma nvendlcativa costruita 
nei comitati di base, nelle as-
semblee dl istltuto e sfocla 
ta in un ulterlore confronto 
di massa in una assemblea 
aperta all'istituto tecnico in
dustriale Aldini Valenam. as
semblea alia quale hanno par-
tecipato delegazioni di stu 
denti di tutti gli istituti me-
di c:ttadini e i segretan pro-
vinciaii dei sindacati metal-
meccanici. e nella partecipa-
zione degli studenti alio scio 
pero provinciale dei lavorato
ri metalmeccanlci e dei brae 
cianti del 10 febbraio 

I punt! centrali di questa 
piattaforma di lotta sono la 
abolizlone delle norme fascl-

ste che regolano la scuola, 11 
riconoscimento dei collettivl e 
delle assemblee con la parte-
clpazione dl forze soclail e-
sterne e delle loro organizza-
zioni come parte integrants 
del funzionamento della scuo
la e la possibilita per studen
ti e insegnanti di pratlcare 
una reale sperimentaxlone di-
dattica attraverso l'intervento 
sui modi e sui contenuti del
lo studio Sono quindi obbiet-
tivl che sono capacl dl mobili-
tare vaste masse di studenti 
e di insegnanti democratic!, 
unica strada sulla quale rico-
struire un movimento di mas
sa e in stretto collegamento 
al movimento operaio. in gra-
do di conquistare reali posi-
zioni dl potere nella scuola 
per tutto il movimento di 
ciasse. Occorre perd, una vol
ta definit! questi obbiettlvi. 
trasformare II livello di mobi-
lltazlone dimostrato - con lo 
sciopero generale e la manife-
stazlone di venerdl 18 feb
braio, in Intervento di lotta ar-
tlcolata in tutti git istituti. SI 
tratta cloe dl trasformare que
sta potenziallta generale del 
movimento in capacita con
crete dl modiflcare 1 rappor-
ti di forza intern! alia scuola e 
alle singole classi. Solo su que
sta strada s! pub oggi scon-
figgere l'attacco padronale e 
far complere nuove concrete 
avanzate al movimento nelle 
scuole 

Colletltvo Studenti 
Medt Comunisti 
della FGCI Bologna 

•la pasta 
Mio figlio non studia: 

devo mandario a lavorare? 
«Mio fig!:o frequenta il II raglone-

rki. La pagella del I quadrlmestre e 
statft un disaatro. non e'e una sola 
sufficlenza lo facclo il tranviere e 
mantenerlo agli studi mi pesa, perche 
ho altri tre figll piu piccoli. Sono un 
compagno e capisco che molte delle 
cose che lul dice per glustificare i 
brutt: voti sono vere. Che cloe le !e 
zlom sono noiosc, che 1 professori spes-
so non sanno splegare, che qualcuno 
dl loro ce llw con lul perche e un 
« contestatore » ecc. Io per6 non so co 
sa fare: leggo su VUnita che la scuola 
va in rovlna. che blsogna rlnnovarla. 
lottare per mlgllorarla. Sono d'accordo 
e facclo quello che oosso come mil: 
tante comunista per contribute al sue-
cesso di questa lotu. Pcrsonalmente 
per6 ml nmane 1] dubbio su cosa de 

vo fare con mio figlio. Continuare a 
mar.darlo a scuola. con la quasi cer
tezza che quest'anno verra bocciato o 
mandario a lavorare? ». 

Tuo figlio ha probabtlmente 16 o 17 
anni Un'etd in cm un tuo discorso pro 
blemattco — non una predtca — do 
vrebbe aiutarlo a decidere autonoma 
mente cosa deve fare, se continuare 

' gli studi o lavorare. La scuola il ptu 
delle volte, oltre che notosa, appare ai 
giovam, specie se gia impegnatt polt 
ticamente, inutile, Gil sembra dl esse-
re costretti a studtare cose che non 
hanno ntente a che vedere cot loro ve 
ri mteressi. In parte, ma solo in par 

-te, hanno ragtone; sta agli adulti, in 
questo caso a te, farh ragtonare su al 
cune contraddtiioni sulle quali forse 
non hanno riflettutto abbastanza Anche 
da questa scuola ascassata* e in TO-
vina 6 possibile ricavare elementt di 
cultura: certo, blsogna lottare in modo 
organizzato e collettlvo per conquista 
ra una scuola critlca e formallva (e 
quindi non «nolosa e inutile»), ma 

nei Jrattempo non si pud scegliere, in 
dividualmente, di rimanere tgnoranti 
£', da ognt punto di vista, politico, so-
ciale, personale, una scella sbaglicla 

Tuo figlio queste cose dovrebbe ar-
riixire a comprenderle Se 6 iscritto al 
la FGCI, puoi invilarlo a discutere cot 
suot compagni, allnmentt consigltalo 
lo stesso di avvtcinare gli studenti che 
milttano nella FGCI per senlire come 
ta pensano Pud darst che. nonostante 
tutto. quest'anno oenga bocciato Non 
dovresti fame un dramma: se tuo fi 
glio cambla I'altegglamento verso la 
scuola e lo studio, fara meglto Vanno 
prossimo L'importante 6 evltare due 
errorU che vada a scuola a perder 
tempo o che vada a lavorare come 
«rlpiego ». soltanto perchi non vuole 
studtare. Se decide di continuare la 
scuola, allora che studi con serieta (U 
che wol dire anche con senso critico 
e polemico); te lo interessa maggior. 
mente il lavoro. che vada a lavorare (se 
e cosl fortunato da trovare un posto). 
ma come una sua scelta e non come 
una punizione o una tcappatoia. 

mentazlonl dl senatorl e depu-
tatl della sinistra (anche cer-
tl democrlstlanl condivldeva-
no l'impostazione data dalle 
Region!), la maggioranza non 
ha saputo rispondere altrl-
menti che allargando le rap-
presentanze nei consiglio di 
amminlstrazlone. rafforzando 
anzl che demolendo rente as-
slstenzlale. 

A questo punto, dato anche 
l'affossamento della riforma. 
la situazione e estremamente 
preoccupante sotto varl aspet
ti. Innanzltutto, quasi ovun-
que 1'Opera e retta da un 
commlssarlo governatlvo. che 
e subentrato al regolare con
siglio dl amminlstrazlone pre-
sieduto dal rettore. II prete-
sto dl questa operazione e 
stato offerto dall'impossibillta 
dl eleggere le rappresentanze 
studentesche. che devono. a 
norma di statuto Integrare 11 
consiglio stesso. Scomparsi 1 
vecchl organlsml rappresen-
tativi che le offrivano una fa
cile copertura, l'Opera non 6 
piu stata in grado di trovare 
un Interlocutore, non solo per 
le carenze del regime assem-
bleare studentesco. ma anche 
per ! dlfetti ad essa conge-
nitl, avulsa com'e da tutto il 
tessuto soclale. capace soltan
to dl rapporti patemalistici, 
Inadeguata ad affrontare com-
plessi plan! dl programma-
ztone; impermeabile a tutte 
le nuove problematlche propo-
ste dal movimento degli stu
denti e dalla stessa cresclta 
democratica della societa. 

La gestione commlssariale 
si presenta come un fatto di 
allarmante gravita. non solo 
per la sua antidemocraticita 
ma anche per la palese prefl-
gurazlone del futuro organl-
smo. reso piu sostanzloso con 
compiti che si sovrappongono 
o addirittura contrappongono 
a quell! spettantl all'unlversi-
ta stessa e agli enti locali. Un 
caso limite e quello del com-
missario dell'Opera della Sta-
tale di Milano. che sta svol-
gendo una vera azione dl sl-
stematica provocazione nei 
confronti degli studenti demo
cratic!. osando perfino pro-
muovere una vera e propria 
schedatura delle opinioni po
litiche degli studenti attra
verso un'indagine della Doxa 
(un fatto di tale gravita. che 
la compagna sen. Bonazzola 
ha presentato in proposito una 
interrogazione al ministro), e 
cercando di raccogllere intor-
no a se 1 consensi dl docenti 
e facendo soprattutto appello 
a un'ipotetica maggioranza si-
lenziosa da opporre agli stu
denti di sinistra. 

Per uscire da questa situa-
ione. che rischla di degene-
rare da un momento all'al-
tro e che comunque ha gia 
raggiunto 1 limiti della tofie-
rabilita. e necessarlo affron
tare un discorso serio e re-
sponsablle su problemi dl fon-
do. Per quanto concerne 
l'« Opera» i termini sono 
chtari: essa va sciolta ed i 
suoi compiti vanno assolti da 
un organismo democratico se-
stito da tutte le forze socia
li. strettamente connesso con 
le Region!, e con la loro pro-
grammazione. 

La questione dell'« Opera» 
fa parte dl quella piu gene
rale della gestione democra
tica deiruniversita, problema 
grave ed urgente che deve 
vedere I'impegno di tutte le 
forze politiche democratiche, 
di tutte le forze soclail estra-
nee all'universita, dl tutti gli 
organisml rappresentativi. 

Se non si scioglle questo 
nodo essenziale. affrontando 
anche un aperto confronto col 
movimento studentesco e una 
coraggiosa analisi della situa
zione. si correra il rischio dl 
lasciare spazlo non solo al 
commissari di tutti i tip! ma 
anche ad inlziative come quel
la promossa dal rettore del 
Politecnlco di Milano con lo 
aiuto d! un gruppo di studenti 
di destra suoi fedeli esecutori. 
un referendum a domicilio 
per l'approvazione di una 
«Carta costituzionale degli 
student!» .ossia una proposta 
di statuto di un nuovo orga
nismo rappresentativo. che si 
presenta come una riedizione 
di quello antico. con Io scopo 
trasoarente di favorire la rl-
costituzione degli schleramenti 
d! destra all'lntemo de! Poli-
tecnico. Una manovra reazio-
naria e restauratrice analoga 
a quella del Com missario del
l'Opera. alia quale gli stu
denti stanno prontamente rl-
spondendo attraverso una va-
sta azione di sensibilizzaz'one 
sullillegittimita dell'inlziativa: 

E cosl II discorso sulI'Ope-
ra si estende ai punti vital! 
della riforma, se e vero — 
come nessuno puo piu dubita-
re — che il tema del diritto 
alio studio e le sue implica
tion! (dalla politica degli as-
segnl a quella dei servTzi so
ciali. dalla programmazo'ne al 
funzionamento dei dipartimen-
tl, daH'organizzazione degli 

studi al problemi della quali-
ficazione professionaie. dal re-
clutamento dei docenti alia 
partecipazlone degli studenti 
e delle forze esteme alia ge
stione: e via dicendo) deve 
essere !l filo rosso che per 
corre tutta la riforma stessa: 

3uella riforma che le forze 
I destra non hanno voluto. 

nemmeno nella vers.one plii 
moderata. e che ormai costi-
tuiri. iosieme con tutte !e al-
tre rlforme necessane per la 
nostra scuola. II terreno di 
lotta nella prosslma leglsla 
tura. 

Intanto, anche la vicenda 
dell'Opera sta a dimostrare 
quale era il compito che il 
m nistro Misasi si era prefis 
sato, a dispetto della sua pa
tent* di uomo dl sinistra: neu 
tralizeare gli effetti dell* con 
testazione del '68, preparare 
col bastone e la caroU il ell 
ma favorevole alia restaura 
zione e alia controriforma. 

Gennaro Barbariti 

« PRANZI DI PROTESTA » A CAGLIARI ^ - ^ s f s T ^ T S - t 
glato per la strada e In ptazza per denunclare all'oplnlone pubblica il disservizio delle mense e la scarslta del cibo. II commlssarlo 
all'« Opera universitaria » prof. Sorgia per rappresaglia ha chluso le mense a tempo indeterminato e ha denunciato 200 studenti 
per « furto >, sostenendo la rldlcola test che sono scompars! pialti e posate. II commlssarlo e stato perd costretto dal Senato acca-
demlco a riaprire le mense, mentre le ragioni degli studenti sono state riconosclute vallde sla dal Senato che dal Consiglio regio-
nale. A Cagliari I ' I Opera universitaria » e particolarmente carente: eslste una sola Casa dello studente con 270 postl dl fronte 
a oltre 5000 studenti fuori sede. 

I «commissari» di due grandi atenei si sono dimessi 

Firenze: 30 mila 
studenti senza 
servizi sociali 

Napoli: V<Opera* 
e un equivoco 
da smascherare 

Dalla redazione 
FIRENZE, 23 

Sono circa 30 mila gli stu
denti iscritti alia university 
di Firenze. Di questi, 8.603 
(il 28.8 per cento) hanno 
presentato all'inizio dell'an
no accademico la domanda 
per ottenere 1'assegno di stu
dio. Il ministero della Pub
blica Istruzione ha stanzlato 
2 miliardi e 231 milioni: ba-
steranno, si e no. a pagare 
il presalario a 4.900-5.000 stu 
denti. Lo scorso anno ne 
beneficlarono in 4.452, men
tre — pur avendone pieno 
diritto — ne furono esclusi 
1670. II ministero della Pub
blica Istruzione promise che 
avrebbe inviato i 60 milioni 
necessari per far fronte al-
1'lmpegno. E' restata una 
promessa, come e awenuto 
per tanti altri impegnl. 

Quest'anno gH esclusi au 
menteranno. mentre coloro 
ai quali sara erogato devo
no ancora riscuotere la pri
ma rata: I soldi sono arri 
vatl in ritardo ed a questo 
deve aggiungersi la macchi 
nosita delle norme contenu-
te nella legge per II a pre
salario». che ostacolano un 
rapido espletamento delle 
pratiche. A fame le spese 
sono gli studenti, I figli dei 
lavoratori in primo luogo. 
che devono affrontare sacri 
Hci indicibili. 

II presalario e ben misera 
cosa (250 mila lire per gli 
studenti In sede, 500 mila 
per i fuori-sede). ma per 

molt! averlo o no significa 
interrompere o proseguire 
gli studi- E* misera cosa. ma 
rappresenta molto in una 
citta come Firenze, dove fun-
ziona una sola mensa uni
versitaria e non esiste una 
« Casa dello studente ». Tren-
tamila studenti, quindi, sen
za servizi sociali non dicia-
mo adeguati, ma indispen-
sabill. In questa situazione 
e chiaro che uno dei motlvi 
di fondo della lotta del mo
vimento studentesco e quel
lo per l'attuazione del dirit
to alio studio. Ed e stato 
proprio il palese dislnteres-
se del governo che ha spin-
to nei dicembre scorso il 
professor Gabriele Staderini 
a dimettersi dalla carica di 
commissario governativo del
l'Opera universitaria dell'a-
teneo fiorentlno. «Constatata 
la mancanza a livello di go
verno — ha scritto nella sua 
Iettera di dimissioni al mi
nistro Misasi, il professor 
Staderini — di una chiara 
e orecisa volonta politica di 
afTontare con interventi de-
cisi e concreti il problema 
del diritto alio studio, ri-
fluto come uomo e come 
cittadino di profonde convin-
ziorri democratiche di co-
prire situazioni di tale ca-
renza (in precedenza ave-
va enumerato I dramma-
tici problemi sociali degli 
studenti universitari fioren 
tini - N.d.R ) rimanendo an
cora alia direzione dell'Ope
ra universitaria ». 

II Commissario all'Opera 
universitaria di Napoli si e 
dimesso recentemente dal 
suo incarico, spiegando in 
una Iettera al ministro Misa
si ed al Direttore dell'Isti-
tuto universitario orientale 
le ragioni del suo gesto. 

II 31 gennaio scorso il Con
siglio di facolta dell'Istituto 
ha fatto proprie all'unani-
mita «le motivazioni politi
che delle dimissioni» affer-
mando di «concordare pie-
namente con la sua (del prof. 
Coppola, n.d.r.) denuncia di 
una politica governativa di 
fatto contrarla alia concreta 
reallzzazione del diritto alio 

studio ». Poiche la Iettera del 
prof. Coppola e di molto in-
teresse, ne rlportiamo qui 
larghi stralci: 

«...II bilancio di oltre un 
anno di difficoltosa gestione 
si chiude per me con il con-
vincimento non solo che i 
mezzi a disposizione sono 
ben lungi dal soddisfare le 
reali esigenze, ma che la 11-
nea riformatrice lungo la 
quale cl si muove (ma me-
gllo si direbbe si stazlona) 
e lontana dall'essere rispon-
dente alle aspettative del 
mondo universitario e della 
ciasse lavoratrice. 

Un'istifuzione inaccettabile 

Lo « Conferenza permanente » 
Se per II momento 11 go

verno resta fermo (si spera 
in un aumento degli stan-
zlamentl entro il 31 marzoi. 
le acque si stanno muoven-
do positivamente a livello 
locale. La Amminlstrazlone 
Provinciale. il Comune di 
Firenze e l*Universita han
no affrontato in piu riprese 
il problema dei servizi so
ciali (mense. Case dello stu
dente. trasporti. assistenza 
sanitaria I a favore degli stu 
denti. Per tenere sempre sot-
to controllo la situazione e 
per cercare dl awiare un 
discorso che ponga le pre-
messe per una soluzione di 
questi problemi. che stanno 
alia base deil'attuazione del 
diritto alio studio, hanno co 
stituito una «conferenza 
permanente*. SI tratta del 
primo grosso impegno pub-
blico per l'universlta. Un 
fatto politico dl notevole 
Importanza. che ha spinto 11 
professor Giuseppe Stanca 
nelli ad accettare lo scottan 
te incarico di commissario 
governativo dell'Opera unl 
versitaria. I] professor Stan 

canelll, come II suo prede-
cessore, e un accanito soste-
nitore della politica del di
ritto alio studio. 

«Non credo — cl ha det-
to — che I'attuale situazio
ne politica generale giuochi 
a favore dl una soluzione 
del problema, tuttavia ho ac-
cettato Tincarico per Impe-
dire che l'Opera passasse ad 
una gestione burocratlca e 
fidando neU'apporto politico 
ohe pud derivare dalla " Con
ferenza permanente". Perso-
nalmente sono contrario al-
I'attuale forma dl presalario 
e condivido I motivi delle di
missioni di Staderini, fard 
quindi il possibile per tra
sformare l'Opera universlta 
ria da organismo beneficen 
ziale in ente gestore ed ero-
gatore di servizi, affrontan
do comunque le question! piu 
scottantl». 

Come primo Intervento in 
questa direzione. il professor 
Stancanelli ha annunciato 
che II pagamento della pri
ma rata del presalario av-
verrft 11 8 marzo, con \vn 
mese di antlcipo sulla data 
prevlsta. 

Le Opere Universitarie so
no sommerse da compiti che 
ogni giorno richiedono una 
evoluzione qualitativa ancor 
piu che quantitativa. Muo-
iono non solo e non tanto per 
mancanza di fondi, quanto 
perche l'esile struttura di cui 
sono finora vissute. animata 
da qualche circolare o tele-
gramma ministeriale e dalla 
piu o meno toniflcante fan
tasia dei Commissari, si scio-
giie gradualmente rivelando 
la propria inconsistenza di 
fondo. 

La crisi e nell'equivoco 
macroscop:co che verte sui 
fini istituzionali dell'Ente. 
L'equivoco va smaschera-
to chinramente riconoscendo 
che, cosl come oggi e, l'Ope
ra Universitaria non costi-
tuisce altro che un'Opera Pia 
destinata ad assolvere al 
compito riparatorio che a 
tutte le Opere Pie viene con-
fidato dalle classi agiate: nei 
caso speciflco essa interviene 
a tacitare, come puo, i disagi 
degli studenti. E vale, come 
tutte le pie cose, a conte-
nere la pressione sociale a 
livelli accettabili. A "conser-
vare", insomma, 

L'Opera Universitaria e 
dunque una istituzione inac
cettabile per chi crede nel-
1'esigenza di modiflcare alia 
radice le strutture dell'Uni-
versita Italiana per fame un 
vero strumento di cultura al 
servizio di tutti. E la ren-
derebbe accettabile solo la 
prospettiva di una rapida 
transizione a funzioni e strut
ture piu idonee. 

ET appunto questa certezza 
che oggi viene meno. Si vede 
infatti sostenuto ancora il di-
segno di perpetuare 1'assur-
do meccanismo deU'assegno 
di studio, contro il quale tut' 
ti quanti abbiano fatto par
te di una commissione per 
l'attribuzlone degli assegni 
(e, certo, non solo costoro) 

si sentono a dir poco indi-
gnati e " colpevoli ". L'asse-
gno e il modo in cui esso va 
attribuito si configurano co
me premi agli incalliti eva-
sori flscall. ai furbi di varia 
taglia. L'assegno non incide 
sulla politica universitaria 
terntoriale (che. d'altronde, 
non esiste), perche non tie-
ne conto delle leve studente
sche su base regionale, non 
considera i costi-distanza per 
la frequenza delle vane sedi 
universitarie, non fa cenno 
delle diverse diffi^olta che 
uno studente calabrcse ha 
da affrontare a confronto 
di un suo collega toscano per 
la frequenza di un Ateneo. 
L'assegno di studio, cosl co
me e e come lo si ripropone. 
e solo un'immissione di de-
naro liquido a sostegno dei 
consumi. E se proprio lo si 
vuole vedere nei quadro di 
una politica universitaria, e 
un fatto discriminatorio. E 
nient'altro. 

La volonta di tenerlo in 
vita e paradigmatica, anche 
per la contraddittorieta in 
cui questo tipo di intervento 
verrebbe a porsi nei con
front! del resto dell'azione 
delle Opere Universitarie che 
si vorrebbe (ma si vuole dav-
vero?) giustamente ancorare 
al timone degli organisml re
gionally ». 

«... Queste critiche e que
sti interrogativi qui sollevati 
ricevono una indi retta nspo-
sta e neH'atteggiamento del
la maggioranza parlamenta 
re neU'affrontare la legge di 
riforma, e nella legge stessa, 
e, infine, nell'assenteismo 
(nei finanzlamenti e nelle 
inlziative) del Ministero. E* 
una risposta che non pare 
toiler! riconsiderazionl. 

E' una risposta dinanzi al
ia quale la protesta degli 
studenti e dei lavoratori 
non pu6 non condividersi 
plenamente...». 
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