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Gli insegnanti 
buttati a mare 
IN queste ultimo due set-

timanc, un preside — a 
Pistoia — ha subito una 
condanna penale per aver 
abolito le giustificazioni; un 
gruppo di insegnanti — a 
Firenze — 6 stato indiziato 
di reato per aver sciopera-
to; un collegio di professo-
ri — a Roma — si e visto 
respingere alcune proposte 
di innovazioni didattiche. 

Sono tre episudi diversi, 
caratterizzati da un elemen-
to comune: gli uomini del-
la scuola sono considerati 
cittadini di serie « B », ctii 
non vengono riconoseiuti di-
ritti e condizioni di lavoro 
pari agli altri. 

II peso di questa situa-
zione investe piu di seicen-
tomila persone — maestri, 
professori, direttori didatti-
ci, presidi — i cui margini 
di dignita professionale ven
gono ogni giorno di piu ri-
dotti. E* vero che una parte 
di loro e portata ad addos-
sare alia contestazione stu-
dentesca e al basso livello 
delle retribuzioni la mag-
giore responsabilita della 
crisi, ma e vero anche che 
si va facendo strada seppur 
faticosamente la coscienza 
che le cause del deteriora-
mento della loro condizione 
siano da ricercarsi altrove. 

Ecco perche i tre episodi 
di questi ultimi quindici 
giorni offrono a lutti i do-
cenli, e non solo a quelli 
gia impegnati in un'azione 
di rinnovamcnto della scuo
la, motivi di riflessione e di 
chiarificazione. 

Dal 1958, il governo, ed 
in particolare la Democra-
zia Cristiana, detentrice da 
sempre del ministero della 
Pubblica Istruzione, promet-
tono una riforma seconda-
ria superiore. Sono passati 
14 anni e la DC non ha an-
cora presentato neanche una 
proposta di legge che rior-
ganizzi questo ramo della 
istruzione. Cosi i program-
mi, la didattica, le struttu-
re , gia vecchi nel '58, sono 
diventati oggi arcaici, in-
sopportabili agli studenti, 
perche incapaci di offrire 
una preparazione culturale 
e professionale, soffocati 

daH'autoritarismo, immobiliz-
zati da norme, leggi, rego-
lamenti contraddittori. 

Di questa rete assurda, 
sono rimasti prigionieri in-
nanzitutto gli insegnanti. 
Non solo sono stati lasciati 
dal governo senza un con

tralto di lavoro — lo « sta
to giuridico » arrivato final-
mente in Parlamento, e de-
caduto adesso con lo scio-
glimento delle Camere — 
ma sono stati coinvolti dal-
la sterzata a destra che si 
sta tentando di imprimere 
a tutto il Paese. Sta awe-
nendo cosl che la parte piu 
conservatrice della magi-
stratura ed il ministro Mi-
sasi, desideroso di aumen-
tare rapidamente le sue be-
nemerenze reazionarie, han-
no lanciato una violenta of-
fensiva contro ogni tentati-
vo di sperimentazione e per-
sino contro la liberta di 
sciopero. 

VENGONO investiti da 
questa ondata diritti ele-

mentari che sono il presup-
posto non soltanto di una 
avanzata della dcmocrazia 
nella scuola, ma anche del
le piu elementari liberta e 
dignita didattiche. Se lo 
sciopero dell'insegnante ve-
nisse considerato, come sta 
tentando di far intendere la 
procura di Firenze, interru-
zione di pubblico servizio e 
« disegno criminoso », i sei-
centomila docenti non po-
trebbero domani piu sciope-
rare neppure per difendere 
i loro salari. > Se i collegi 
dei professori,' come si sta 
tentando di fare a Pistoia 
e a Roma, non avessero il 
potere di decidere su que-
stioni interne della didatti
ca dei loro istituti, i sei-
centomila docenti non po-
trebbero piu domani neppu
re scegliere il libro di testo 
o svolgere l'insegnamento 
secondo un'autonoma elabo-
razione personate. 

Da qui la necessita di fer-
mare con decisione la ma-
no alle forze che vogliono 
far andare a destra il Pae
se e con esso la scuola; che 
vogliono far pagare le spe-
se della crisi scolastica agli 
insegnanti e agli studenti; 
che preferiscono far ricorso 
alle condanne penali o allc 
punizioni amministrative e 
disciplinari pur di non la-
sciare la giusta autonomia 
ai docenti. Le colpe della 
Democrazia cristiana c del
la destra appaiono ogni 
giorno piu chiare e c'e fon-
dato motivo di ritenere che 
anche la grande maggioran-
za dei seicentomila inse
gnanti le stia ormai identi-
ficando. 

Marisa Musu 

— ( S P E O A L E SCUOLA) 

Milano: ad Architettura 
ricomincia la ricerca 

Dopo quasi un anno di paraiisi riprende I'aftivita didattica - I provvedimenti repressivi di Misasi 
hanno fallito I'obiettivo - Battuto anche I'estremismo di alcuni gruppi studenteschi che ha rischiato 
di isolare la facolta - II legame fra gli interessi dei giovani architetti e quelli dei lavoratori 
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•laposta 
« N o » alia mostra 
anlifascista ? . 

«Slamo degli studenti 
lscrittl alia FGCI. Ave-

' vamo declso dl organizza-
re una mostra antlfasci-

, sta per celebrare il pros-
. slmo 25 aprile. Natural-

mente Intendevamo espor-
re la mostra (fatta es-

' senzialmente di foto,' ri-
tagli di giornale, qualche 

. scritta, libri, ecc.) all'ln-
terno della nostra scuola 
e cosl abblamo chlesto al 
preside l'autorizzazlone a 
utillzzare le pareti del cor-
ridoio centrale del plan 
terreno. II preside ci ha 
negato il permesso, so-
stenendo che la nostra 
iniziativa poteva offrire 
pretesto a dispute fra stu
dent! di altre idee (e chla-
ro che alludeva ai fasci
st!), che alcuni genitori 
si sarebbero lamentatl, 
ecc. Cosa ci consign di 
fare? ». 

dal Sindaco, dal presiden-
te del Consiglio provin
ciate e di quello regiona-
le, it Preside dovra ri-
mangiarsi il rifiuto ' ed 
ospitare la mostra. 

I corsi 
professional! ENAIP 

«Prequentiamo un isti-
tuto professionale di dat-
tllogTafla e stenografia 
organizzato dall'ENAIP. 
Qualcuno dice che ci spet-1 
ta un salarlo mensile, mm' 
in presldenza ci hanno 
detto di no. Come stan-
no veramente le cose? 

Non dovete accettare il 
rifiuto del preside. • La 
scuola italiana ha a suo 
fondamento la Costituzio-
ne repubblicana e antifa-

• scista e un'iniziativa co
me la vostra deve percib 
esservi accolta. Non biso-
gna rassegnarsi al dinie-
go del preside, ma dove
te portare avanti un di-
scorso politico piu ampio. 
Innanzitutto cercate I'uni-
ta fra gli studenti demo-
cratici dell'istituto e poi 
ponete la questione ai par-
titi antifascist del quar-
Here — o del Comune —, 
interessate i siridacati, i 
gruppi consiliari, i depu-
tati. Probabilmente se 
una delegazione rappre-
sentativa di tutte queste 
forze (non escludete nean
che manifesti nel quartie-
re per informare I'opinio-
ne pubblica, ecc.) va dal 
Provveditore agli Studi, 

La frequema dei corsi 
ENAIP (Ente nazionale 
ACLl Istruzione Professio
nale) non prevede nessun 
tipo di contributo econo-
mico agli allievi. Si tratta 
di corsi di addestramento 
professionale — la cui fre
quema d gratuita come 
gratuiti dovrebbero esse-
re i libri di testo — 
organizzati dal ministero 
del Lavoro: rilasciano al 
termine un attestato di 
qualiflca professionale. 

II PCI si t battuto in 
Parlamento e riprendera 
la sua battaglia nella 
prossima legislatura. per 
la completa riorganizza-
zione di tutto questo set-
tore dell'istruzione che « 
uno dei piu confusi. Ades
so, dopo la creazione del-
Vente Regione, Vaddestra-
mento professionale dovra 
essere profondamente de-
mocratizzato e la lotto dei 
comunisti & diretta appun-
to a togliere a questi cor
si il carattere di «istru-
zione-ghetto» per i gio
vani che la scuola «uf-
ficialen non ha voluto nt 
saputo accogliere o che. 
peggio ancora, ha'« elimi
nator, con una evidente 
selezione di classe. 

Una delle ultime assemblee studentesche alia facolta dl architettura di Milano 

E' ripresa l'attivita didatti
ca alia Facolta di Architettu
ra di Milano paralizzata da 
quasi un anno dal provvedi
menti ministeriali: ormai 
chiaramente, dopo il polve-
rone delle destre e della DC. 
si scontrano due schieramen-
ti ben definiti. Uno, quello 
progressista. protagonista del
le lotte della facolta, che la 
vuol Iegare organicamente agli 
interessi dei lavoratori (che 
in questa fase coincidono in 
gran parte con gli stessi in
teressi dei giovani architetti 
che non trovano un'cccupa-
zione adeguata al livello dei 
loro studi); e l'altro, quello 
guidato dal Rettore del Po-
litecnico che rappresenta il 
punto di contatto tra gli in
teressi della destra accademi-
ca e del grande padronato, 
intenzionato solo a sconfigge-
re le attuali conquiste di de-

DIRITTO ALLO STUDIO 
o costrizione all'ignoranza? 

NON E' VERO CHE NEL NOSTRO PAESE TUTTI PRENDONO LA LICENZA MEDIA E 
CHE CHI HA BUONA VOLONTA' E INTELLIGENZA PUO' CONTINUARE A STUDIARE 

SCUOLA MATERNA 
Le statistiche dicono che in Italia 1 bambino su 2 frequenta la 
scuola materna. Ma non specificano che la grande maggioranza 
sono asili privati a pagamento; cio vuol dire che fra i bambini 
appartenenti a famiglie che non possono pagare le rette, nep
pure 1 bambino su 6 va all'asilo. Cosi proprio quei piccoli che 
piu avrebbero bisogno della scuola materna per superare la dise-
guaglianza di linguaggio, di mezzi espressivi, di nozioni coi loro 
coetanei, delle famiglie piu agiate, ne rimangono esclusi. 

SCUOLA DELL'OBBLIGO 
Le statistiche dicono che a sei anni tutti i bambini italiani frequen-
tano la prima e.'ementare. Ma gia nella prima classe, 12 alunni 
su 100 vengono bocciati e non ci vuole molto a capire che i 
ripetenti appartengono in grandissima parte alle famiglie meno 
istruite e meno abbienti; sono piccoli che non hanno frequentato 
I'asilo, che capiscono solo il dialetto, che a casa non hanno nes-
suno che li aiuti a fare i compiti. Cosi di 100 bambini che a sei 
anni sono entrati in prima elementare, a 14 anni arrivano a con-
seguire la licenza media solo 60. Ci sono dunque 40 bambini su 
100 che non complefano la scuola cosiddetta « dell'obbligo ». 

SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE 
Fra i « fortunati» che proseguono gli studi negli istituti secondari, 
continua la selezione di classe. Al primo anno dei vari tipi di isti
tuti, ecco, fra abbandoni e ripetenze, le percentuali degli studenti 
che abbandonano la scuola: 
istituti tecnici: 35,7% — istituti magistrali: 27,9% 
Hcei scientific!: 24,1 % — licei classici: 16,9% 
SI CALCOLA CHE LE RIPETENZE COSTINO ALLO STATO 250 Ml-
LIAROI ALL'ANNO, PARI AL 15% DELL'INTERO BILANCIO DELLA 
PUBBLICA ISTRUZIONE. 

Se la Democrazia cristiana e i govemi da essa direffi avessero aperfo le scuole 
malerne necessarie; realizzato la scuola a tempo pieno almeno nella fascia 
dell'obbligo; falfo la riforma secondaria e universitaria; costruifo le aule, le 
palestre, i laboralori e le mense; assicurati i.frasporfi e i libri grafuifi 
il diritfo alio studio non sarebbe rimasfo sulla carta, i figli dei lavoratori pofrebbero 
sfudiare, agli insegnanti sarebbe assicurafa dignita economica e professionale. 

mocrazla e a rafforzare il pro» 
prio potere « baronale ». 

Esistono infatti stretti le-
gami tra il Politecnico e gli 
industrial! milanesl, alcuni 
dei quali sono present! nel 
Consiglio di amministrazlone. 
Notevoli interessi economic! 
gravano intorno a tutte le 
prove che vengono effettuate 
negl! istituti universitari e 
che vanno dall'elettronica e 
dalla scienza delle costruzioni 
all'uso degli strumenti di ri
cerca. 

II gioco che questi ultimi 
tentano di fare e grosso: 
siruttando il momento di cri
si politica generale e la divi-
sione degli studenti, tentano 
di precostituire un assetto di 
potere tale da prevenire le in
novazioni che potranno esse
re introdotte da una riforma 
universitaria (non a caso lo 
apice della campagna contro 
la facolta corrispose con il 
dibattito parlamentare sulla 
legge universitaria, e servl ad 
attaccare da destra le pur ti-
mide innovazioni contenute 
nella legge). Quindi, la pro-
fonda crisi culturale e pro
fessionale del ruolo dell'archi-
tetto, come intellettuale e co
me « professionista » (che ha 
radici nella struttura stessa 
del settore edile). si intreccia 
con la crisi del potere acca-
demico e con la sua fcrsen-
nata dlfesa per la quale scen-
dono in campo i gruppi piu 
oltranzisti della DC. del PSDI 
e gli immancabili fascisti. 

In questa situazione non 
sono mancati atteggiamenti e-
stremistici che hanno spinto 
taluni studenti, e qualche gio-
vane docente, a non impegnar-
si nel campo della trasforma-
zione della facolta, ma solo 
nella declamazione delle in-
giustizie sociali e nell'attesa 
del momento rivoluzionario. 
Queste posizioni non conce-
piscono la possibilUa dell'uso 
delle strutture democratiche 
in senso anticapitalistico e 
quindi anche la funzione del-
1'Universita viene immiserita 
lasciando cosi pericolosi spa • 
zi alle manovre reazionarie che 
vogliono addossare agli stu
denti la responsabilita della 
disorganizzazione che domina 
tutta la scuola. Contro que
ste ipotesi si e ricostruito un 
atteggiamento unitario e una 
concreta collaborazione tra 
studenti e docenti, tra parti-
ti della sinistra, sindacati e 
movimcnto studentesco. 

Questo atteggiamento, non 
ancora del tutto spoglio di 
un certo spirito settario e di 
chiusura verso il PCI e i sin
dacati. ha permesso comun-
que I'organizzazione di una ri-
sposta su larga scala alk; ma
novre che la destra riusctva 
a montare anche per 1'isola-
mento in cui si era ndotta 
la facolta. Ne e scaturita una 
controffensiva democratica 
che ha coinvolto la maggio
ranza degli studenti e i partiti 
di sinistra con interpellanze 
presentate nelle varie assem
blee elettive. 

Iniziative 
unitarie 

I.a complessita dei proble-
mi sollevati dalla crisi di que
sta facolta, da una parte, pub 
portare a scivolare in uno 
sterile dibattito culturale, o in 
un elucubrazione pseudo rivo-
luzioTar a. ma dall a'tra anco
ra decisamente il dibattito 
alia condizione dei lavoratori, 
alia struttura delPassetto ter-
ritoriale, alia natura stessa del-
lo sviluppo capitalistico ita-
liano. Questo ha legato la lot-
ta di Architettura alia crisi 
pohtica piu generale del pae
se: in questo caso il diritto al 
lavoro non e rimasto uno slo
gan ma e diventato 1'impegno 
ad una lotta conseguente per 
creare nuove possibilita di la
voro, per una proronda ri
forma urbanistica e per un 
nuovo sviluppo economlco, 
unica maniera per dare alia 
massa dei nuovi architetti o 
urbanisti un ruolo sociale che 
corrisponda alle loro esigenze. 

Per questo si sono svilup-
pate molte iniziative sempre 
dominate da un serrato ma 
costruttlvo dibattito. Conferen-
ze stamDa unitarie, delegazio-
ni in Rettorato, Interpellanze 

1 all* Regione hanno vlato stu

denti e rappresentanti dei 
partiti di sinistra concordi 
nella necessita di un gioco a 
carte scoperte per denunciare 
chiaramente le responsabilita 
della DC e della destra nelle 
manovre contro la facolta. In 
questo senso e stata molto 
utile « l'indagine conoscitiva » 
della Regione, condotta dal
la commissione scuola. Al ter
mine. con un dibattito che 
ha impegnato per molte ore 
tutto il Consiglio, anche se 
la mozione democristiana ha 
avuto la maggioranza e se i 
socialisti non hanno votato la 
mozione PCI-PSIUP, il dibat
tito ha messo chiaramente in 
luce la pretestuosita delle ac
cuse alia sperimentazione e 
Hllegalita della composizione 
del Comitato tecnico che ha 
sostituito il Consiglio di fa
colta dal quale il preside e 
sette docenti sono stati sospe-
si e denunciati. Inoltre e ap-
parsa la superficialita dell'Ln-
chiesta ministeriale. la grosso-
lanita delle accuse — peral-
tro infondate, dato che non 
hanno avuto seguito alcuno 
— la volonta restauratrice che 
ha guidato tutta 1'iniziativa. 

Controffensiva 
democratica 

Ma l'appoggio del Consiglio 
regionale, se ha cercato di 
non aggravare apertamente 
la repiessione, ha pero dato 
corpo alle manovre modera
te e apertamente conservatrici 
che parlano di dialogo per 
snaturare le conquiste della 
« sperimentazione ». A queste 
manovre la facolta protagoni-
sta della « sperimentazione » 
ha risposto iniziando l'atti
vita didattica per ricerche e 
stabilendo un nuovo asse cul
turale su cui lavorare. Que
sto e awenuto con la presen-
tazione dei temi di ricerca 
(esiste nei fatti il docente 
unico) tutti centrati sui pro
blem! piii scottanti dell'asset-
to territoriale, dello sviluppo 
edilizio, della programmazio-
ne a livello nazionale e re
gionale, con particolare atten-
zione ai problemi del mezzo-
giorno. 

La presentazione delle ncer-
che, awenuta nei giorni scor-
si e comune a tutti i docenti 
democratici, si e conclusa con 
una grande assemblea popo-
lare sul « diritto alia casa». 
Vi hanno partecipato rappre
sentanti dei Sindacati, del 
PSI, del PSIOP. del PCI e del 
Movimento Studentesco. Per il 
nostro Partito e intervenuto 
il compagno Alarico Carrassi 
dal quale e venuta una aOi.e-
citazione stimolante per tutto 
il lavoro della facolta; colle-
garsi cioe strettamente con le 
lotte in corso a livello di quar-
tiere e di citta per la realiz-
zazione delle possibilita conte
nute nella legge per la casa 
da poco approvafa. La Facol
ta pub trovare in questo mo
mento di coordinamento e di 
approfondimento critico un 
rapporto ancora piu stretto 
con le esigenze dei lavoratori. 

La facolta ha npreso quin
di a lavorare in questa ma
niera profondamente nuova. 
Contro di essa, specialmente 
in clima elettorale, continua-
no le manovre diffamatorie, 
ma l'azione unitaria, «la con
troffensiva democratica », ha 
conseguito gia importanti 
successi. 

Le autorita accademiche 
hanno perd ancora molte ar-
mi efficaci per esasperare gli 
animi di migliaia di studen
ti: come, per esempio, l'odio-
so ricatto che e stato posto 
agli studenti, minacciandoli di 
non riconoscere gli esami e i 
programmi svolti (tra cui an
che molte lauree) se si conti-
nuera ad organizzare il lavoro 
didattico per «gruppi di ri
cerca ». II ricatto evidentemen-
te e politico. InfaUi I'assetto 
attuale della Facolta e tale da 
non incorrere in alcuna irre-
golarita a norma di legge. 

Quello che si combatte e 
quindi il nuovo rapporto che 
si e stabllito tra le lotte dei 
lavoratori e le rivendicazionl 
degli studenti, anche a costo 
di bloccare 11 funzlonamento 
della facoltit. 

M«rio Rodriguez 

Intervista con I'Assessore al ia P.I. della Provincia di Firenze 

Assistenza scolastica: 
una "voce,, cancellata 

Nei bilanci dei 
Comuni popolari 

l'« assistenza » 
e stata sostituita 

dal « diritto 
alio studio » 

II successo di un 
convegno indetto 

dalla Provincia 
sulla scuola 

Trasporti gratuiti 
per 21.000 alunni 

Nel grafico a fianco: Distret-
lo scolastico di Firenze: movi-
menfi pendolari degli studenti 
— degli istituti secondari di 
competenza provinciale — •!-
I'interno del distretto (segnati 
con frecce nere) e dai di-
slretti periferici verso i ctntri 
distrettual! di Firenze (segnati 
con frecce tratteggiafe). 

Si e svolto recentemente a Kirenze. in
detto dall'amministrazione provinciale. un 
convegno su c 1'impegno degli enti l^cah 
per il diritto alio studio e la riforma della 
scuola ». Sui risultati dell'iniziativa. sulla 
impqstazione che gli enti locali della pro
vincia di Firenze. ed in particolare la 
Provincia. danno a tutta i'intensa attivita 
nel settore scolastico. abbiamo nvolto al
cune domande alia compagna Mila Pie-
ralli. assessore alia Pubblica Istruzione del-
l'Arnm:nistrazione pro\nnciale fiorentina. 

Quale e stato, a tuo parere, 
I'aspefto piu interessanfe del con
vegno? 

La partecipazione «nuova > di studenti. 
insegnanti. forze politiche c sociali. Biso-
gna sottolineare il carattere di novita di 
questa partecipazione. perche e il nsultato 
di un serio impegno dei Comuni fiorenUni 
c della Provincia a cambiare il rapporto 
fra 1'ente locale e la scuola. Abbiamo 
dovuto faticare per climinare il tradizio-
nale concetto dell'Ente locale semphcc. e 
spesso distratto e inadempiente. ceroga-
tore di servizi >. Al Comune. la scuola era 
abituata a chiedere soltanto i locali, i 
trasporti. il contributo per il Patronalo. 
Xiente di piu e niente di diverso. ne niente 
di piu e di diverso il Comune dava alia 
scuola. 

I « distretti» 
Solo l'opcra continua, spesso anche dif

ficile, degli amministratori democratici e 
in panicolare di quelli comunisti, ha por-
tato aH'affermazione di un ruolo nuovo de
gli enti locali. Ecco perche in questo con
vegno. organizzato dalla Provincia, abbia
mo visto professori universitari discutere 
del rinnovamento della didattica, insegnan
ti elementari e di scuola materna porre 
in discussione le loro sperimentazioni, as-
sociazioni di quartiere portare il contributo 
dcll« loro esperienze, rappresentanti del 

movimento studentesco e dei raggruppa-
menti giovanili dei partiti non limitarsi a 
un saluto solidaristico ma partecipare di-
rettamente al dibattito. 

Se dovessl sintetizzare in po-
che parole cosa significa questo 
ruolo nuovo che I comuni della 
provincia fiorentina hanno assun-
to nei confronfi della scuola, qua
il dementi nxtteresti in evidenza? 

Potremmo dire che gli enti locali sono 
oggi un punto di riferimento essenziale 
nella battaglia per la democrazia nella 
scuola: cioe per la realizzazione del di
ritto alio studio, per il rinnovamento dei 
contenuti. per la connessione con il mondo 
estemo. ecc. 

In che modo si e esplicato fino-
ra questo ruolo? 

Posso fare qualche esempio. Considena-
mo i trasporti. La Provincia di Firenze 
ha speso — dal '63'64 al '70-71 — 50 mi-
lioni all'anno per contribuire al trasporto 
gratuito degli allievi della scuola dell'ob-
bligo, assicurando — assieme ai Comuni — 
il trasporto dall'abitazionc alia scuola a 
ben 21.000 alunni. pari al 23 3. del tolale 
degli scolari (il 52 % di quelli della scuola 
media). Nell'anno scolastico in corso Ja 
spesa e raddoppiata, salendo a 100 milioni. 
La quantita di questo impegno finannano 
indica un suo salto di qualita; abbiamo 
dato ai trasporti la caratteristica di un 
servizio sociale e non assistenziale. Esso 
infatti ci ha permesso di elimmare le plu-
riclassi, di garantire il trasporto per la 
medicina scolastica. per le attivita cultu-
rali e sportive, per i subnormal], ecc. An
cora di piu ci ripromettiamo di fare pros-
simamentc. 

Intendiamo estendere il contributo per 
fl rimborso dei trasporti agli allievi delle 
secondarie superiori, in modo da awiarci 
concreUmente alia realizzazione del di
stretto »colastico. Di un'entit* territoriale 

CJOC. do\e si concentrmo l van tipi di 
istituto. dove si sviluppino le attrezzature 
(laboratori, palestre. mense, gabinetti scien-
tifici) e che eiiminando la disseminatione 
delle sedi scolastiche, rendano reale il di
ritto alio studio. 

L'edilizia 
Un altro esempio e quello dell'assistenza 

scolastica. Xoi abbiamo addinttura cam-
biato definizione a questa voce del bilan* 
cio. creando in sua voce due nuove dJ-
zioni. c diritto alio studio > e c ricerca ». 
Ci orientiamo verso I'eliminazione delle 
borse di studio, degli assegni e dei contri-
buti economici alle singole scuole. Esten-
diamo invece l'assistenza sanitaria agli stu
denti, gli alloggi, le case-vacanza, i tra
sporti. le biblioteche. ecc. 

C'e poi il grosso problems del-
I'edilizia scolastica. 

Gli istituti secondari dipendenti dalla 
Provincia non hanno doppi turni, ed i gia 
questo un fatto assai positive Esistono 
ancora molti problemi: i laboratori e le 
palestre sono insufficient], una buona parte 
dei locali della scuola materna sono ina-
deguati. I Comuni hanno speso enorml 
cifre per l'edilizia, nonostante si tratti di 
una spesa che, secondo la legge «641». 
spetta alio Stato. Ma la «641 > e stata 
un fallimento, e i Comuni hanno sopperito 
con fondi proprl. Adesso perd e imposst-
bile continuare ed 6 necessario che venga 
adottata una nuova legge suiredilizia sco
lastica che elimini l'accentramento e le 
lungaggini burocratiche. aumenti i fondi 
e li metta dircttamente a disposizione de
gli Enti locali. In questo modo potremo 
climinare anche la piaga degli affltti ch<» 
pesa negativamente sui nostri bilanci. Ba-
sti un solo dato: la Provincia ha speso. 
nel 71-72, 700 milioni per affltti di locali 
scolastici. Una cifra enorme, con la quali 
sarebbe stato piu logico (se la legge ce lo 
avesse permesso), ottenere il mutuo da 
una banca, pagarne gli interessi • UHUUI 
re nuove aule. 


