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MODEHA: SI REALIZZA UNA SCUOIA NUOVft 
La DC afferma ehe non e possibile salvare la scuola, ma l'esempio dei Comuni rossi dimostra il contrario - Come 
i Consigli « Scuola - citta » attuano la gestione sociale - I bambini « scoprono » il lavoro, il quartiere, la citta 
Orario pieno dalle 7,30 alle 18, con un solo mese di chiusura -1 corsi di auto-aggiornamento - «Le case di vacanza» 
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Tempo pieno: 
i risultati 

di una «media» 
di provincia 

Comitati di genitori e insegnanti in ogni classe 
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successo delle attivita libere e creative 
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Anche le favole, quando si ascoltano con gli amichetti, sono piu divertentl Si imparano tante cose ad andare a vedere dove lavora il papa 

E' possibile in Italia oggi una scuola di-
versa? Fa comodo alia Democrazia cristiana 
rispondere di no, perche solo cosl pud giusti-
flcare i governi che essa ha diretlo per venti-
cinque anni e che hanno ridotto la scuola ad 
uno sfacelo. La DC cerca di contrabbandare 
la convinzione che non si poteva fare altrl-
menti, che non vi era altra alternativa. 

Tutto questo e falso, e per averne la prova 
concreta basta guardare a quanto hanno fat-
to per la scuola i comuni e le province rosse, 
dove il PCI e le forze di sinistra, pur grave-
mente ostacolati dal sabotaggio e dalla indo-
lenza governativa, hanno dato I'avvio, e in 
taluni casi portato molto avanti, un rinnova-

mento profondo nel campo dell'istruzlone, di-
mostrando coi fatti che gia oggi e possibile 
in Italia costruire una scuola diversa. 

Dedichiamo gran parte di questa pagina 
alia politica scolastica del comune di Mode-
na, che dal 1945 e amministrato dal PCI 
assieme alle altre forze di sinistra. Contem-
poraneamente vogliamo ricordare che Mode-
na non e un esempio isolato e che dovunque, 
piccolo comune o grande citta, il PCI abbia 
un ruolo determinante nel governo delta cosa 
pubblica, sono stati compiuti concreti e po-
sitivi sforzi per salvare la scuola dalla crisl 
in cui I'ha gettata la DC. 

MODENA, 22. 
La « gestione sociale » della 

scuola materna si va realiz-
zando a Modena giorno per 
giorno: cosl pur fra difficolta 
e problem!, matura un nuo-
vo modo di far scuola. Gil 
edific', ''ostri'i5 'lal Comune 
In modo da essere del tutto 
autonomi da quelli delle ele-
mentari, hanno spazi intern! 
ed esterni studiati in funzio-
ne dell'attivita e del > movi-
mento del bambino. II consl-
glio «Scuola- Citta», che in 
pratica ha la responsabilita 
della gestione di ciascuna 
scuola materna. non e demo
cratic© solo perche e stato e-
letto da tutta la popoiazione 

del quartiere, ma anche e 
specialmente perche assolve 
al compito di inserire la scuo
la nel quartiere, e nella citta, 
rendendo effettiva nei fatti 
la connessione fra scuola e 
societa. 

Uno dei punti piu origlnall 
di questa democrazia reale e 
il ruolo della famlglia nel 
confront! della scuola e vi-
ceversa. Le madri e i padrl 
non delegano piu alia scuola 
il compito di educare 1 bam
bini, ma partecipano diretta-
mente a questa educazione. 
Non c'e scuola materna dove 
i genitori, oltre a partecipare 
alle discussion! sulla didattl-
ca, non cohtribuiscano a co-

Cronaca di una riunione d'asilo 

La Befana 
abita in un 
caseificio...» 

MODENA, 22 
a La Befana abita in un 

caseificio e fa il burro: ai 
bnmbini buoni lo porta in 
regalo, a quelli cattivi glie-
lo butta in faccia ». La tra
ss e di Giovanna. tre anni 
e mezzo, e la maestra la 
riferisce, in una specie di 
diario-parlato, alia riunio
ne serale coi genitori dei 
bambini di una sezione 
della scuola materna di via 
Niccoli a Modena. 

E* un giovedl; sono or-
mai passate le 22 ed una 
ventina di padri e di ma
dri, tre giovani maestra, 
due bidelle stanno discu-
tendo assieme da quasi 
due ore. Sono nel locale 
che di giorno ospita i bam
bini e che e molto diver-
so da un'aula tradizionale. 
Non solo perche e piu spa-
Z1050, ma perche^ e astrut-
turaton in altro modo. 
C'e 1'angolo della cucina, 
quello del teatrino. quello 
dei pupazzi. quello della 
pittura, IV atelier ». 

Fin qui pqtrebbe anche 
essere una di quelle scuo 
le-pilota che sorgono qua 
e la nel nostro paese co
me fiori di serra (in gene-
re per iniziativa privata e 
con rette assai alte). ma 
basta ascoltare per qual-
che minuto la discussione 
che si svolge fra maestre. 
padri. inservienti per cap4-
re che questa di Modena e 
tutt'altra cosa: si tratta 
di un'esperienza democra-
tica di massa che avanza 
sul terreno della gestione 
sociale della scuola e la 
concretizza in modo serio 
e coerente. 

La frase di Giovanna 
viene citata assieme a tan
te altre dei suoi compagni 
di sezione. cDomani ho 
compitito gli anni». ha 
detto Mario, mentre Gino. 
quando toma a casa rife
risce al papa: «Mi ha pic-
chiato Zollini David». Si 
cerca insieme di capire fi-
no a che punto la tv con-
diziona 1 bambini, (il bur
ro In faccia di Giovanna 
non e forse un'inconsape-
vole reminiscenza di qual-
che comica di Chariot?), fi 
no a che punto i piccoli 
abbiano la percezione del 

, tempo (domani e lo stesso 
di ieri. ecc), come siano 
portati a ripetere mecca-

nicamente ci6 che sento-
no (Gmo chiama il suo 
amichetto col cognome pri
ma del name, perche cosl 
sente fare dalla maestra 
ogni mattina all'appello, 
ecc) . 

Ma il dibattito non cor-
re mai il rischio di limi-
tarsi ad una tematicastret-
tamente pedagogica: si af-
fronta concretamente il 
problema del rapporto dei 
genitori con la scuola (per
che la madre di Fabio che 
e sarta non viene qualche 
mattina a lavorare qui in 
classe. in modo che anche 
gli altri bambini imparino 
a conoscere il suo lavoro? 
al caseificio si e andati 
perche 11 lavora come ope-
raio il papa di un alunno: 
adesso bisogna continuare 
a visitare i luoghi di la
voro degli altri genitor.; 
e cosl via). 

La real ta del quartiere e 
della citta fe 11 filo con-
duttore di tutta la discus
sione e anche quando si 
esaminano problemi minu-
ti. marginal! (molti bam
bini non vogliono dipingere 
perche hanno paura - di 
sporcarsi 11 grembiule: per
che" le madri li ossessiona-
no con la pulizia?; Claudio 
e sempre molto rumoroso, 
perche quando la madre 
va a lavorare lo lascia con 
una zia sorda. ecc) e sem
pre presente un discorso 
piii ampio (per esempio ' 
servizi sociali di quartier-
in rapporto alle madri che 
lavorano, ecc ) La riunio 
ne verso le 23 finisce: si e 
discusso vivacemente. ma 
senza asprezza. nessuno a-
veva fretta. ognuno era 
interessato al discorso de,
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l'altro. Eppure quella sera 
c'era alia Tv il «Rischia 
tutto* e d'altra parte pa
dri. madri insegnanti, bi
delle dovevano essere stan-
chi della loro giomata dl 
lavoro e desiderosi di tor-
nare a casa. Qui a Mode
na. queste riunioni sono 
frequent!; si tengono rego-
larmente e assiduamente 
in tutte le 21 scuole ma-
terne comunali gestite dal 
Consigli « Scuola-citta» e 
sono sempre molto affol-
late. Unc squarcio di una 
societa piu civile, piu col-
ta, « nuova », fatta a mi-
sura d'uomo. 

struire giochi collettivi, ad ar-
ricchire il « parco ricreatlvo » 
(fabbricando casette nei giar-
dini scolastici, realizzando 
pupazzi per il teatrino, cu-
cendo costumi, ecc) . Madri 
e padri appena hanno del 
tempo libero lo passano a 
scuola nelle sezioni del loro 
figli. dove collaborano attiva-
mente con le maestre spesso 
raccontando delle favole o 
spiegando in cosa consiste 11 
proprio mestiere, ecc. 

Una delle iniziative piu in-
teressanti e quelia delle vi-
site organizzate che 1 piccoli 
alunni fanno ai posti di lavo
ro del loro genitori. Cosl gli 
alunni vanno a vedere come 
si lavora nelle officine, nelle 
fabbriche, nelle fattorie, ne-
gli' uffici e il legame coi ge
nitori si fa piu saldo, piu 
«vero», perche gia a 4, 5 
anni il bambino comincia a 
conoscere il padre non solo 
piu come il a papa a casa», 
ma come lavoratore in una 
collettivita. 

II legame fra scuola e citta, 
la rottura del tradizionale 
separatismo fra cultura e 
vita si realizzano anche sta-
bilendo un rapporto nuo-
vo con la citta. Ogni consl-
glio «Scuola-citta » decide il 
programma di «uscita» del 
bambini e lo realizza affian-
cando genitori e maestre nel
le visite: il mercato del quar
tiere, il duomo e il munlcipio, 
il museo. lo stadio e 1'ippo-
dromo, la caserma dei vigili 
del fuoco e di quelli urbani, 
il campo d'aviazione, il mer
cato di bestiame, la stazione. 
il teatro municipale, le altre 
scuole del quartiere costitui-
scono, per esempio, il «pro
gramma delle uscite » che sot-
to il titolo a Alia scoperta 
della citta » e stato deciso da 
una delle 21 scuole materne 
modenesi. per quest'anno. 

Anche l'orario e i! calen-
dario delle scuole materne 
comunali hanno una funzio-
ne sociale. Le scuole riman-
gono aperte anche d'estate e 
nell'unico mese in cui stanno 
chiuse — agosto — funzio-
nano le Case di vacanza al 
mare, al monti o nelle cam-'. 
pagne, e 11 viene utilizza-
to 11 personate delta scuo
la, sicche anche in' que
sto periodo prevalga 11 mo-
mento educativo della forma-
zione del bambino su quello 
assistenziale. L'orario quoti-
diano che va dalle #^0 alle 
18, ha una sua differenzia-
zione « pedagogica »: possono 
r i mare re cosl a lungo a scuo
la solo I bambini dei quail 
fcntrambi I genitori dimostrl-
no — con il cert:ficato di la
voro — di non poter accudire 
al figlio Per altri vale un 
orario p;u limitalo: dalle 
8.10 alle 16.30, in modo da evl-
tare un indebolimento o una 
«delega» del ruolo della fa-
miglia, giudicata giustamente 
come una componente essen-
ziale neH'educazione del bam 
bino. 

Una nuova esperlenza della 
« gestione sociale » si sta rea 
lizzando quest'anno con cor
si di • auto-aggiornamento » 
che si tengono per iniziativa 
dei singoli consigli «Scuola-
citta * e ai quali partecipano 
genitori, insegnanti e inser
vienti. 

Le iniziative che il co
mune prende su questo tema 
sono seguite e guardate con 
slmpatia da tutta la popoia
zione. Alia fine del maggio 
scorso ebbe, per esempio un 
otMmo successo, nel quadro 
di due settimane dedicate dal 
Comune a] tema «idee, espe-
rienze e proposte per una 
nuova scuola». l'iniziativa dl 
attaccare su tutti I murl del
la citta manifest! con dlsegnl 

1 a color! fatti dai bambini 

INTERVISTA CON L'ASSESSORE FAMIGLI 

Lavoriamo perche il diritto 
alio studio diventi realta 

Gli alunni della « materna »sono passati da 578 a 1770 • La scuola a tempo pieno in 28 elementari 
Trasporti gratuiti per gli scolari e gli student! - Una mensa con mille posti • Corsi serali per lavoratori 

Sulla politica scolastica del 
Comune di Modena abbiamp 
rivolto alcune domande al 
compagno Liliano Famigli, 
assessore alia pubblica istru-
zione: 
- D. — Qual ft stata I'impo-
stazione della vostra attivita? ' 

R. — La nostra politica si 
e incentrata attorno a due , 
obiettivi essenziali: 

1) contribuire a realizzare 
il diritto alio studio per at-
tuare innanzitutto nella istru-
zione di base una scuola dav-
vero comune ed uguale per 
tutti: 

2) contribuire a realizzare 
la gestione sociale per stron-
care il male piu profondo 
della scuola italiana 11 suo 
essere staccata dalla realth 
sociale. 

D. — tl Comune ha costrui-
to molte aule? 

R. — Innanzittutto l'Am-
ministrazione Comunale ha 
messo a disposizione tutte le 
sue risorse finanziarie per 
far fronte alle strutture ma
terial!, di fronte al fallimen-
to della politica dell'edill-
zia scolastica dei governi di-
retti dalla Democrazia Cri
stiana. 

Nel corso dell'ultimo quin-
quennio il Comune ha con-
segnato aH'autorita scolasti
ca: 

— per le scuole elementari 
103 nuove aule piu un Cen
tra scuole speciali; 

— per le scuole medie del-
l'obbligo 139 nuove aule; 

— per le scuole medie su-
periori 36 nuove aule. 

Una cura particolare l'Am-
ministrazione Comunale ha 
rivolto alle scuole dell'infan-
zia. Nel corso di sette anni 
siamo passati da sette scuo
le con 578 bambini a 21 scuo
le con 1770 bambini. Con le 
scuole che si aprono nel cor
so dell'anno e quelle pro 
grammate, in corso di attua-
zione, raggiungeremo 38 scuo
le con piu di 3200 bambini. 
• D. — Si parla molto della 
« gestione sociale » della scuo
la. Voi avete in questo cam
po un'esperienza assai posi-
tiva? 

R. — SI. Nelle scuole del-
l'infanzia abbiamo awiato la 

' gestione sociale, intesa come 
modo nuovo di fare politica 
nella scuola. 

In ogni scuola deU'infanzia 
si e istituito un Consiglio 
Scuola-Citta eletto in assem-
blee pubbliche convocate dai 

I genitori costruiscono una casetta per i giochi 
nel giardino della scuola 

Consigli di Quartiere. Nei 
Consigli sono present! rap-
presentanti di genitori, cit-
tadini, insegnanti ed inser
vienti. Una testimonianza che 
dimostra il livello della ge
stione sociale nella scuola 
deU'infanzia e data dal pro-
getto di aggiornamento cut-
turale in corso nelle scuo
le deU'infanzia, progetto che 
coinvolge insegnanti, genito
ri, consigli scuola-citta, il tes-
suto civile del quartiere. 

La gestione sociale nella 
scuola deU'infanzia ha cer-
tamente contribuito non so
lo a ricercare nuovi conte-
nuti ideal! e cultural! per la 
formazione del bambino e 
per democratizzare la scuo
la, ma anche ad elevare il 

prestigio sociale degli inse
gnanti. Siamo convinti che 
la crisi deU'insegnante %l 
pub risolvere solo con la ge
stione sociale, con un nuovo 
rapporto con la societa. 

D. — Avete rivolto la vo
stra atlemtone anche alle 
scuole elementari? 

R. — SI. Nella scuola ele-
mentare resperienza piu qua-
lificante e quella relativa al-
l'awio della scuola a pieno 
tempo. Funziona attualmente 
la scuola a pieno tempo in 
28 scuole 

L'Amministrazione Comu
nale ha assunto 150 inse
gnanti elementari, impegna 
insegnanti specializzati nel 
settore musicale, nei labo 
ratori. 

Gli' element!' piu signifi-
cativi di questa esperlenza 
vanno ficercati nella forma 
di conduzione della scuola a 
pieno tempo. La gestione dl 
queste scuole e stata affidata 
a una Commissione comu
nale dove sono presenti Con-
siglieri comunali, le Confe-
derazioni sindacali del lavo
ro, rappresentanti dei Diret-
tori didattici e del Prowe-
ditorato agli studi e del Pa-
tronato scolastico. In ogni 
plesso scolastico si e cost! 
tuito un Consiglio Scuola-
Citta in analogia a quanto 
awiene nelle scuole materne. 

II Consiglio Comunale fa-
cendo questa scelta ha inte-
so dare il proprio contribute 
per rinnovare la scuola dal-
rniterno, per creare un nuo-
•,o rapporto tra scuola e so 
cieta. La piattaforma pro-
grammatica e le proposte dl 
gestione sociale nelle scuole 
elementari hanno provocate 
un ampio dibattito in tutte 
le scuole modenesi; contra
st! e tensloni che hanno cer-
tamente fatto crescere l'inte-
resse e l'attenzione degli in 
segnantl e dei genitori attor
no a! problemi della scuola. 

D. — Per la realizzazione 
del diritto alio studio avete 
preso qualche altra iniziati
va? 

R. — Va ricordato 11 ser-
vizio del trasporto gratuito 
per tutti gli alunni delle 
scuole deU'infanzia, della 
scuola dell'obbligo e delle 
scuole medie superiori. (3244 
bambini per una spesa di 90 
milioni). 

II servizio di mensa per cir* 
ca 1000 studenti delle scuole 
medie superiori che abitano 
nel forese e in altri Comuni 
Non possiamo dimenticare i 
corsi serali delle scuole ele 
mentari e medie organizzati 
per i lavoratori studenti. Fre-
quentano quest! corsi at 
tualmente 103 lavoratori che 
nel corso deU'anno dovranno 
conseguire il titolo di stu 
dio della scuola dell'obbligo. 
Caratteristica di questo cor
so e il riconoscimento del 
Tassemblea degli studenti la 
voratori, U collegamento di 
questi studenti lavoratori con 
gli studenti lavoratori di al 
tri Comuni. il diritto di far 
l'esame nella scuola dove 
f requentano il corso e di pre-
sentars! alia licenza media 
dopo un solo anno di studio. 

Nelle scuole, razionali e moderne, genitori e fratellini sono i benvenuti 

Gli studenti lavoratori non 
sono solo cittadlnl da dlfen-
dere nel loro dirltti e a cui 
garantlre la posslbilita dl stu-
diare col minlmo possibile dl 
sacriflcio, ma vanno visti an
che come forza-lavoro In tra-
sformazione e alia cui utlliz-
zazione successiva al conse-
guimento del titolo, la classe 
operala e le sue organlzza-
zioni non possono dislnteres-
sarsi. Rlesce difficile, e vero. 
pensare al bambino della 
scuola elementare o al ragaz-
zetto che frequenta la media 
come a forza-lavoro in forma
zione, ma questa e la realta, 
Eerche e in questo settore che 

a inizio il «processo lavora-
tivo» che produce forza-la
voro e culmina pol nella for
mazione finale e nell'immis-
sione del lavoro come «pro-
dotto finitow. 

Proprio dalla scuola obbll-
gatoria. proprio a sei anni co
mincia quel processo di nega-
zione della giustizia e della 
liberta che consiste nel sele-
zionare bambini e ragazzi con 
le bocciature. neU'assegnarll 
alle classl sociali rlpartendoll 
fra 1 futuri borghesi e i fu-
turi proletarl. 1 futuri dirigen-
tl e 1 futuri esecutori, e nel 
persuaderll che il mondo va 
bene cosl come e e non oc-
corre far nulla per cambiarlo. 
II fatto e che neppure la scuo
la dell'obbligo e neutrale ri-
spetto al rapporto fra le clas-
si SOCIELII 

In diverse locality si com-

fiiono esperienze che da un 
ato vogliono essere la dimo-

strazione deU'inefficienza del
la nostra scuola tradizionale, 
dall' altro si pongono • co
me proposta concreta dl nuo
ve. diverse, concezioni peda-
gogiche. Sono 1 tentativi dl 
scuola a tempo pieno che tro-
vano la loro motivazione in 
fattori di ordine sociale (ca-
renza dell'istituto familiare), 
politico (superamento degli 
ostacoli economico-sociali. U-
mitazione della selezione), 
culturale (massimo arricchi-
mento formativo reciproco, 
nel rispetto della individua
l i ty. 

II tempo pieno ha dunque 
un profondo significato e la 
sua attuazione comporta l'esi-
stenza di diversh fattori im
portant!, di cui due essenzia
li: local! adatti e insegnanti 
preparati. 

Vale la pena di rlferire. tra 
I casi piu significative l'espe-
rimento di scuola a tempo 
pieno condotto presso una 
scuola media della provincia 
di Pesaro. 

Un gruppo dl insegnanti da 
tre anni ha iniziato. prima in 
tre classl. successivamente in 
tutte le altre, superando in-
trecci burocraticl, un tipo di 
insegnamento antiautoritario. 
II primo passo e stato fatto 
per cercare un collegamento 
ne) quartieri, con i genitori. 
Sono stati chiamat! i genitori 
assieme ai ragazzi. Sono stati 
anche costituiti in ogni classe 
i comitati di genitori ed inse
gnanti. Questa esperlenza e 
stata importante soprattutto 
pet 1 genitori che erano abi-
tuati a consid'xare la scuola 
come un tabu, che pud essere 
toccato solo da man! sapien-
ti cioe insegnanti. pedagogi-
stl, presidi. Attraverso questa 
nuova esperienza 1 genitori 
hanno imparato che e deter
minante la loro presenza nel 
processo educativo dei loro fi
gli e che e possibile modifica-
r»» II vecchio rapporto che fa 
del genitore un suddito e non 
un protagonista della scuola. 

Nel dibattito che si e in-
staurato nel quartieri, tra Co
mune, collettivo, scuola e fa-
miglie, sono venuti alia luce 
I nodi dei principal! principi 
educativi, sostanzialmente au-
toritari, su cui si fonda ll 
rapporto genitori-figli. Da 
parte degli insegnanti c'e sta
to un Impegno ad aprire la 
scuola alle famiglie, perche 
possano seguire da vicino il 
lavoro scolastico dei loro ra
gazzi. E* cosl risultato chiaro 
che 1'attivitA di ricerca basa-
ta suU'esperienza e gli inte-
ressi reali degli allievL rende 
sul piano della maturita, del
la crescita e delle acquisizioni 
cultural! molto piu della scuo
la tradizionale. 

In questa situazione, orga-
nizzare una scuola a tempo 
pieno, nella quale si Incrocino 
attivita di studio Impostate 
sulla ricerca, di sport e di ri-
creazione basate sul principio 
deil'autogovemo. e con inse
gnamento individualizzato lad-
dove risulta necessario, si-
gnifica porre effettivamente 
tutti I ragazzi sullo stesso pia
no, abolire le discriminazioni, 
tendere all'affermazione di 
ciascuno. in uno spirito di col-
laborazione che dia valore al-
Timpegno di ognuno nel col
lettivo. e alle realizzazioni che 
il lavoro di gruppo consente. 

Le libere attivita comple-
mentari si sono confermate il 
vero contenuto deUe ore sco-
lastiche pomeridiane. Si e da
to non un'appendice ma un or-
ganico sviluppo alia m scuola 
del mattino*. la quale risulta 
chiaramente insufficiente al 
suo compito di sviluppare sul 
piano umano e culturale l'e-
ducazione complessiva del 
preadolescente. Le ore pome
ridiane hanno offerto II tem-
K, gli strumenti. la guida, 

mbiente. In virtu del quali 
ciascun ragazzo ha potuto 
espandere il bisogno di espan-
sione ricreatlva, e In lui e 
s U U stimolata dalla atUvita 
antimeridi&na via via che 
ouesta ha compensate inlzla-
B depressloni socio^ulturali. 

Conn&turale alle libere at-
tlvlta complementarl e stata 
una educazione base del ra-
gaxzl alle acelte, sulla base 

dl motivazlonl personall, re-
sponsabill e autonome. 

E' cosl dlvenuta una carat
teristica del doposcuola il fat
to che ciascun alunno abbia 
potuto rompere gli schemi ri
gid! del mattino — le mata* 
rie e i loro programmi, l'am-
bito stesso della sua classe — 
per dedicarsi ad attivita del 
tutto congeniall In forme che 
hanno richiesto una duttilita 
particolare, e che quindl sfug-
gono a l i a necessita dl 
una programmazione genera
te, fondandosi lnvece sul pia
no generale o su quello del 
gruppo. 

Questo nuovo modo dl fare 
scuola. in cu! la presenza de
gli insegnanti si rivela guida 
attenta e preziosa che aiuta 
ed indirlzza. ha trasformato 1 
ragazzi. anche quelli che sem-
bravano piu apatici. II peso e 
la paura della scuola sono 
scomparsi per cedere il passo 
ad una sicurezza che e 11 sin-
tomo di una vitalita, di un in-
teresse autentico che pud ve
nire al bambino solo dalla 
partecipazione, dal sentirsl 
artefice delle proprie scelte. 
D'altro canto e piu difficile il 
rapporto educativo quando ai 
ha dinanzi una persona libera 
anziche un soldatino pronto a 
chinare la testa al primo stril-
lo. Di questo sono pienamente 
coscienti gli insegnanti che si 
sono accinti a quest'opera in-
novativa, ma che hanno sa-
puto cogliere metodi e stru
menti capaci di sollecitare )1 
processo educativo, senza far 
ricorso alPauterita. 

v. pa. 

Ila 
Troppe 
assenze? 
« Siamo degli studenti dl \ 

un Istituto tecnico indu-
striate iscritti alia FGCI che 
abbiamo > partecipato agU 
scioperi e alle manifesta-
zionl per tl Thmovamento . 
della scuola, contro il tep-
pismo fasclsta ecc. Adesso 
il preside ha cominciato, 
a dire che abbiamo fatto ' 
troppe assenze e che ne-
gli scrutini decidera di , 
mandarcl a settembre in 
tutte le materie, come han
no fatto fanno scorso In 
altre citta. Lo pub fare ve-
ramente o e solo una ml-
naccia? ». 

M. P. 

E' solo un'intimidazkme 
per far si che in questi 
mesi <r stiate buoni» e non 
portiate piu avanti nessu-
na lotto. E' vero che Van-
no scorso in alcuni istitu-
tt industriali si cercb di 
riesumare una vecchia or-
dinanza fascista 

Quest'anno perb la nor
ma e stata annullata dalla 
cosiddetta maxi - circolare 
del settembre scorso. 

I corsi 
abilitanti 

«Ho letto su rUnita 
che finalmente sono stats 
pubbUcate le dlrettlve per 
i corsi abilitanti per gli 
Insegnanti. E' vero, dato 
che nessuno sa darcl noti-
zie precise, che dai corsi 
sono stati esclnsi gli in
segnanti non di ruolo, con 
snpplenxa annuale, qualun-
que sia la durata della 
supplenza? » 

F. R. 

SI, purtroppo la notizia 
& esatta. Come sai, verso 
i corsi abilitanti la Demo
crazia cristiana ha preso 
posizioni contraddittorie. 
trovando un'aUeanza fn 
quei cosiddetti sindacati 
c autonomi» della scuola 
che hanno compromesso 
con le loro posizioni demo-
gogiche e corporativistiche 
anche gli interessi dei do-
centi non di ruolo. Ce du 
sperare che U 7 maggio 
professori e maestri, di 
ruolo e non di ruolo. con-
dannino col loro voto lm 
politico scolastica dellm 
D.C. che per anni e anni 
ha trascurato i reali inte
ressi degli insegnanti. 

Politica 
a scuola 

«I1 nostro professore «l 
ha detto cbe a scuola 4 
pTofblto "fare politica", a> 
che la legge non ci pennet-
te di diffondere I valantinl 
della FGCI, cosa die stava-
mo facendo quando lui «• 
lo ha tanpedito. Dal pant* 
di vista legale, ha ragione? 

A* HI* 

E* ' assolutamenie folio 
che ci sia una qualsiasi 
legge che proibisce di «fa
re politico* a scuola, co
me sostiene a tuo profes
sore. Nonostante siano 
purtroppo ancora in vigo-
re le leggi scolastiche fa-
sciste (dells quali come 
certo sai il PCI ha chle-
sto Vabrogazione), questa 
che vorrebbe mettere *fuo-
ri legge > la politica a 
scuola e solo una idea 
—>. ovviamente assurda e 
sbagltata — del tuo pro
fessore. 


