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A scuola di antifascismo 
Fra qualche giorno — sc non arrive-

ramio conlrordini — H tiiinUlero dclla 
Publilica istruzione invicra alio provin
ce la tradizionalc cirtolarc stilla cele-
hrazinne del 25 Aprile nolle scuole. 
Non ne conosciamo ancora il testo in-
legralc. ma sappiumo die ricilca quel
le) dcgli anni scorsi: i presidi dovran-
no ricordare la (lain in aula magna o 
far si die i professori la cornmeniori-
no in classe, i provvcdilori contiolle-
ranno die la ccrimonia avvenga in 
tulte le scuole. (Nel 1970 il ministro 

- scopri che quasi la mcta dei presidi 
a\eva a ignorato » la celcbrazione). 

Che una dircltha di questo lipo 
— o cogenle », come ebbe infelicemen-
te a scrivere Misasi, ma, snpratlutto, 
formate e posiiccin — non serva a 
nieulo e, anzi, in qunlrlie caso, arre-
clii addiriltura danuo, il ministro fin-
ge di ignorarlo. Gli fa comodo die la 
Kesistenza enlri nelle scuole ogni an
no, punlualmcnle, il 25 Aprile, per 
uscirne, altretlanln piiiitualmente, lo 
stesso giorno. Qualche ora per una c o 
lebrazione d'obbligo (il a cngcnlc n mi-
nislcriale) cerlamentc appare al mini
stro deniocrisliano dclia 1'ubblica istru-
zione, piu die sufliciente. 

Se poi si ascollasse qualcuna di que
sto cosiddctte celebrurioni, si comprcn-
derebbero niollc altre cose. Anche il 
perclie, in alcuni casi, esse suscitano 
non tanto I'ostilita degli studenti fa
scist! — die sono fortunatamente est-
gua minoranza — ma 1'indifTcrcnza di 
niolti giovani pur sinceranicnte demo
cratic!. - I | - discorso a ufficiale », spes-
.so frejtoloso .e rc,torico. "si limita a ri
cordare generic! eacrifici e altrettanto 
generic} Jeriiismi; carpefici e vittime, 

causo ed cfTelli, im-riti e colpe non tro-
tano precisuzioiie ne storica ne polili-
ca, sicche uwiene il piii (Idle volte 
die si concluda la celcbrazione scola-
stica del 25 Aprile scn/.a nominare fa-
scisti, nazisli, partili antifascist!, par-
tigiani, Cornilati di I.iberazione, ecc. 

Eppure mai come qucst'onuo il 25 
Aprile e attuale fra le ginvanissime 
gencrazioni e dovrebbe qttindi trovar 
largo posto a scuola, nci dibaltiti e 
ncllo assemblee, , nelle lezioni e nelle 
a ricerche », nei lavori collcllivi e nel-
lo studio individuale. E non un giorno 
solo, conic vorrebbe Misasi, ma lulti i 
giorni. 

Per questo, siamo convinli die la cir-
colare, quesla volta, il ministro IMisa-
si polrebbe anche rUpariniarsela. Sa-
ranno i circoli di scuola dclla FGCI, 
i coiuitali unitari anlifascisti giovauili, 
le seziotii di Ulilutn dei sindacati scuo
la confederali, i Comuni demncratici, 
le organizznzioni di quartiere dei par
tili democratici a a porlare » quest'an-
no nelle scuole la a prcsenza » del 25 
Aprile. Non una pura e semplice cele-
brazione di poche ore, ma una discus-
sione continua e complessa — che e 
gia cominciala e proscguira" fino alia 
fine dell'anno scolat-tico — che rende 
attuale e viva la Koistcnza nel con-
fronto critico con i temi scottanti di 
oggi. 

La lotta armala dei partigiani, set-
tore avanzato dclla lotta popnfare di 
massa contro i fascist! e i nazisli; la 
politica di unita nazionale conlro il 
tedesco invasore; le caratlcristiche di 
classe del fascisnio e la sua funzione 
antipopolare e antinazionale; ij signi-
ficato provocatorib della pseudo-guer-

riglia attuale, il ruolo del neo-fascismo,. 
le responsabilita delle classi dirigenti: 
sono lutti argomenti di eslremo inle-
resse per gli studenti ed essi non vo-
gliono — e con loro non lo vogliono 
le forze democratic-he — che riman-
gano fuori della scuola. 

Lasciare i giovani ncll'ignoranza e 
interesse di chi poi se ne vuole ser-
vire per avvalorare la tesi del ribelli- , 
smo incosciente e devaslalore. Va del-
to invece con gran forza che se oggi 
c'e chi vorrebbe infangare i nomi glo-
riosi dei Gap,' deH'Ordinc nuovo, del 
Fronte della Gioventu, contando Bul
la confusione dei nomi • per contrab-
bandare alibi sui conlenuti, cio e re
sponsabilita dirctln e piena della De-
mocrazia Crisliana. Nelle scuole, per 
anni, i minislri demncristinni della 
Pubblica islruzione hanno tollcrato — e 
talvolta promosso — 1'ostracismo alia 
storia italiana degli ultinii cinquan-
t'anni avvalorando la falsa e ignobile 
versiono delTopporlunila di crescerc i 
giovani lonlani da I a pcriodo infausto 
della guerra fratricida D. 

Anche di questa a tolleranza n — col-
pa gravissima pariicolarmente verso i 
giovani — la Deniocrazia Cristiana pa-
gbera lo scotlo il 7 maggio. Ecco per
clie il suo tentativo di far si che »' 
25 Aprile nelle scuole si riduca anche 
quesl'anno solo ad una data da cele- * 
brare, c destinato al fallimento, e quel-
lo che st a[ire dupndomani sara invece 
un mese di inlensa propaganda anti-
fascista nelle scuole, di lotta politica 
e ideologica conlro le provocazioni, 
di chiarimento e di conquUU-.dei gio
vani alia democrazia e ' al soclalismo. 
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A Modena si porta avanti il rinnovamento della scuola 

Alhstituto industriale «Fermi» 
esperimento di gestione sociale 
L'lTI e geslito dairAmminislrazione Provinciate - II Consiglio di gestione, formato da insegnanli, studenti, perso
nate non docente, genitori, rappresentanti dei sindacati, del Comune e della Provincia, rimarrd in carica per un anno 

Persino i rettori 
rivendicano: si 
proweda subito 
per le universita 
La Conferenza permanente dei Rettori ha approvato, 

qualche giorno fa, due ordini del giorno sull'universita. Nel 
primo ha chiesto <che si istituisca un congruo numero di 
posti di ruolo di professore ed assistente, autorizzando l'im-
mediato espletamento, con nuove modalita, dei relativi con-
corsi e di quelli concerncnti i posti attualmente vacanti; che 
si istituisca un congruo numero di borse di addestramento 
scientifico e didattico anche a favore di chi ne abbia gia 
usufruito e si proroghino quelle in corso di godimento che 
vengano a scadere prima dell'entrata in vigore della legge di 
riforma universitaria e che si stanzino i fondi per nuovi piani 
di edilizia universitaria e relative attrezzature per il comple-
tamento dei programmi in corso ». , 

II secondo ordine del giorno c fa voto affinche, in sede di 
emanazione di leggi e decreti delegati per 1'attuazione della 
riforma burocratica, sia considerato anche tutto il personale 
insegnante universitario di ogni livello in modo da estendere 
ad esso i benefici. nessuno escluso. che saranno concessi ai 
funzionari direttivi dello Stato ^. 

' Le richieste dei rettori sottolineano la gravita delle respon
sabilita che i partiti di governo. ed in particolare la Demo
crazia cristiana. hanno nei confronti delle universita. La crisi 
e arrivata ad un punto tale che anche la Conferenza perma
nente dei rettori. che non pu6 certo considerarsi un'istanza 
innovatrice. e costretta a levare la propria voce per rivendicare 
un «pacchetto» minimo di provvedimenti. che persino le 
massime autorita universitarie oggi debbono riconoscere come 
indispensabili per lo svolgimento del prossimo anno accademico. 

La Democrazia cristiana ha sabotato per anni qualsiasi 
riforma universitaria ed ha mandato all'aria anche l'ultimo 
progetto di legge da lei stessa presentato. In auesta situazione 
la prospettiva di una paralisi totale delle universita appare 
evidente persino al rettori. che si vedono costretti ad avanzare 
richieste che. seppure tardive e limitate in un ambito stretta-
mente tradizionale. appaiono ragionevoli. 

II PCI. in previsione dello scioglimento anticipato delle 
Camere e quindi dell*affossamento della legge di riforma. 
aveva chiesto che il governo^preildesse "una serie di-misure 
immediate ed urgenti. atte appunto ad evitare la paralisi 
totale delle universita. La Democrazia cristiana ha fatto 
orecchie da mercante e adesso si trova « contestata » anche 
dalla Conferenza permanente dei rettori. 

L'inizio dei «controcorsi» a Reggio Emilia 

STUDIANOI PROBLEM! DELLA FABBRICA 
Gh alhevi dell'lstituto tecnico partecipano in massa all'iniziativa - La relazione sui tempi e i ritmi di la-
voro, concordata coi sindacati metalmeccanici, viene letta a gruppi di 4 class! e poi discnssa collettivamente 

REGGIO EiMILIA. 29. 
Sono ini^Iati all'istituto tec

nico industriale di Reggio 
Emilia i « Controcorsi >, che 
da mercoledi 8 marzo si svol-
gono quasi tutti i giorni riu-
nendo di volta in volta grup
pi di quattro classi. vale a 
dire piu di cento studenti. che 
per circa due ore ascoltano e 
discutono una relazione intro-
duttiva concordata con i sin
dacati metalmeccanici pro
vincial! e letta da studenti 
universitari. Questo infatti e 
quanto prevede la prima fase 
dei lavori. dedicata all'esame 
approfondito dei tempi e dei 

ritmi di lavoro nella fabbri-
ca in riferimento all'organiz-
zazione produttiva e all'uso 
capitalistico della scienza e 
della tecnologia. L'iniziativa 
dunque e ora in pteno svol
gimento. e sta gia dando ri-
sultati sostanziaimente positi-
vi, per la partecipazione di 
massa e l'inleresse che susci-
ta in tutti gli studenti. 

Questa prima fasc. si dice-
va. non contempla I'interven-
to diretto di sindacalisti o 
operai (che si verifichera piu 
avanti). ma si svolge sulla 
base di una relazione che e 

600 mila 
«rli universitari 

iscritti 
quest'anno 

A Savona 
trasporti . 
gratuiti 

per gli studenti 

Cti studenti tocritti quest'anno 
Mile 59 onirefjiti italiane sono 
635.776 (esdmi i roeri-«er»o), 
con on aomento del 13,7% rispct-
te all'anno scorso: 76 mila in piu. 
I dati — riferiti dal notiriirio 
I STAT di febbrsie — preefsano 
cba la ctraarande iiUMioiania d«-
•ii student! — 532.326 — sono 
concentrati in sette facelta (ma-
(istero, medicina, scienzc, infagnc 
ria, siorispraderua. lettere e filose-
fia, econemia e tommticio). 

Le preferenxa degli studenti so
no andata al masistero (ISfiVt di 
rutte le nuove immatricolazioni) al
ia Sdenze matenutiche, Hsicbe • 
natoran (13%). a medicina (12.8 
per cento), a ahsrisprudenza (12,5 
per cento). Rispetto all'anno scor
so si sono immatricolati piu stu
denti a medicina (+23.31*), al 
•MflHtero ( + 17.9%). ad ajrarta 
( + 2 7 . t n ) . 

SAVONA, 29 ' 
Trasporto erataito sui mexzi det-

I'Azienda Manidpalizxata per tutti 
Sli studenti savonesi della scuola 
detToobliso. II prOTTedimento ded-
so I'allra sera dal coimelio che ha 
approvato la delibera proposta dal
la piuota di sinistra, si inn—era 
nel piano di ristrutturanone del 
trasporti che prevede la proseima 
costltmione di un consorzio inter-
comunale e il riassetto della viubi-
lita dttadina. 

Nei prossiml piorni o«ni studen-
te del ddo deU'obblieo sara m -
nito di un tesserino che gli con-
sentira di usulruire dei mezzi di tra
sporto festiti dalla azienda e che 
attualmente servono soprattutto le 
zone di ponente della citta. Con 
la prossima costituzione del con
sorzio dei trasporti, e il conseooen-
te assorbimento delle linee in con-
cesstone. il prowedimento poll a 
eseere foduto da tutti i oiovMHS-
siini 

LIBRERIA B D1SCOTECA RINASCITA 

2 Via Booefhe Otcurc 1-2 Roma 

# Tutti i laW « i discki italiani ed ctteri 

frutto di una preparazione 
unitaria studenti-sindacati. La 
relazione prende in esame i 
tempi e i ritmi di lavoro nel 
loro significato e nella loro 
caratterizzazione storica; chia-
risce quindi. attraverso una 
particolareggiata e documen 
tata analisi. la non neutralita 
tecnica dei tempi e dei ritmi, 
come di tutta 1'organizzazio-
ne del lavoro. demistificando 
la pretesa obiettivita che il 
capitalismo vorrebbe altribui-
re alia sua utilizzazione della 
scienza. E' posto cioe il pro-
blema di cio che sta dietro 
a lie giustificazioni < scientifi-
che > ed f oggettive > che il 
padronato si da: la ricerca 
del consenso e della subordi-
nazione operaia come mezzo 
per difendere ed incrementa-
re il profitto ed il privilegio 
di classe. Tutto cid. e la re
lazione lo sottolinea. e oggi 
sempre maggiormente messo 
in discussione dalla classe ope
raia, che quotidianamente si 
batte contro lo sfruttamento 
e contro la sua copertura 
ideologica. e si pone il pro-
blema di una altemativa po-
sitiva e di un reale control-
lo sui proprio lavoro. 

Facile intuire 1'aggancio 
concreto di tali question! con 
una scuola come I'lTI. il cui 
sbocco professionale e per 
buona parte la fabbrica. e rhe 
comunque k investita diret-
tamente di questi problemi. 
Inratti I'orgamzzazione dello 
studio in un istituto tecnico. 
per il tipo di materic. di con-
tenuti. di orari e di finalita. & 
facilmente ricollegabile a una 
certa realta produttiva e a 
un certo tipo di organizzazio-
ne del lavoro. che sono quelli 
capitalistici: ed e proprio 
questo rapporto che i « contro
corsi * vogliono investire e 
mettere in discussione. 

D dibattito 6 auto flnora 
vivace in tutti i gruppi di 
studio, ed ha coinvolto la to
tality degli studenti. diversi 
dei quali hanno preso la pa-
rola. Alcuni giovani, ad esem-
pio. hanno rilevato la coinci-
denza tra le loro persona li 
esperierae di fabbrica e k 

considerazioni della relazio
ne; altri hanno posto doman-
de su temi specifici. quali il 
rapporto tra tecnici. tempisti 
e operai o la subordinazione 
della scuola alle esigenze ca-
pitahstiche. . , 

Sono stati espressi anche 
pareri differenti, ma in gene-
rale la critica dei punti di vi
sta padronali sviluppata dal
la introduzione 6 stata acqui-
sita e condivisa dalla gran 
parte degli studenti. Anche 
vari insegnanli hanno parteci-
pato al dibattito, mostrando 
un reale interessamento al ti
po di esperienza in atto. A 
questo proposito e necessario 
sottolineare che i « controcor
si > hanno riscosso l'adesione 
o almeno il favore di parte 
del corpo insegnante. I piu di-
sponibili in questo senso si 
sono dimostrati. pur in un ar-
co di posizioni non sempre 
omogeneo, gli aderenti ai sin
dacati-scuola CGIL e CISL. 
che hanno contnbuito in mi-
sura non indifferente alia riu-
scita deH'iniziativa, ' inqua-
drandola nel processo di ge
stione sociale della scuola pro-
posto dalle Confedcrazioni sin-
dacali. 

II giudizio di massima del 
corpo insegnante e dunque 
positivo; di certo non man-
cano le differenziazioni. 

« Si pud essere piu o meno 
d'accordo sull'impostazione 
politica che il Comitato di ba
se si e dato — ha osservalo 
una professoressa dell'istituto 
— ma e assurdo pensare di 
tenere la politica al di fuori 
della scuola». E questa af-
fermazione ci pare sintetizzi 
abbastanza chiaramente un 
nuovo modo di porsi di fronte 
alle lotto degli studenti da 
parte di diversi insegnanli del-
I'istituto tecnico, un'apertu-
ra demorralica che. se si pre-
cisera e caratterizzera ulte-
riormente, non manchera di 
costituire un valido punto di 
riferimento per tutte quelle 
forze che si battono per la 
radicale trasformazione della 
scuola. 

Stefano Morselli 

Questa scuola 
i figli dei lavoratori 

II segno di riconoscimento del carattere della 
scuola:' italiana, che si ritrova in ogni suo 
ordine e grado, - lo troviamo subito in una 
cifra che esprime una dura realta: 
500.000 RAGAZZI SONO TOTALMENTE ESCIU-
Sl DAU'ISTRUZIONE. 
Sono. figli d i ' lavoratori e d i ' povera gente. 
Sono i € fuori legge» del lavoro, che eva-
dono I'obbligo scolastico per fare gli appren-
disti e migliorare in qualche modo i magri 
bilanci familiari. . ' ""• - --
A Milano sono 55.000 e nelle grandi cittd del 
sud ancora di piu. II democristiano Andreotti, 
conosce questa realta, di cui e responsabile il 
suo partito, ma per lui non conta, come non 
conta il falto che nel 1970, di questi ragazzi 
891 si siano infortunati sui lavoro, 63 si por-
tano rinvalidita permanente, 2 lasciandoci la 
vita, e si tratta solo dei dati uff iciali dell'INAIL 

Secondo una indagine ufficiale sono all'este-
- ro, emigratj, con i 2.300.000 lavoratori ita
liani in Europa, 300 000 ragazzi italiani in eta 
scolare, dai 6 ai 14 anni. : 

In totale, compresi quelli che frequentano le 
costose scuole private, solo 7.000 di questi 
vanno a scuola. 

MODENA. 29 
All'istituto Tecnico Indu

striale legalmente riconosciuto 
c Enrico Fermi », gestito dal
la Amministrazione provincia
te di sinistra di Modena, ha 
avuto inizio recentemente un 
esperimento di gestione socia
le della scuola. II Consiglio 
di Gestione e costituito da 5 
insegnanti (il Consiglio di Pre-
sidenza attuale nel cui ambito 
rAmministrazione Provinciale 
ha scelto il Preside), 5 stu
denti (3 diurni e 2 serali), un 
rappresentante del personale 
non insegnante, 3 genitori, 3 
rappresentanti delle tre Con-
federazioni Sindacali, un rap
presentante del Consiglio co-
munale del capoluogo e infi-
ne 5 rappresentanti dell'Am-
ministrazione Provinciale ap-
partenenti alle forze politiche 
costituzionali. 

C'e da rilevare subito che 
non e stato facile mettere in-
sieme questo consiglio. Non 
gia per questioni di propor-
zionalit& tra le diverse com
ponents ma per i dubbi e le 
resistenze che si sono dovuti 
vincere. 

Ampio 
dibattito 

Noi comunisti abbiamo fat
to la proposta, e l'abbiamo 
dibattuta, tra di noi e con 
gli altri, organizzando anche 
un convegno pubblico svoltosi 
nella scuola. La proposta e 
stata alia fine accettata da 
tutte le components anche se, 
ovviamente con spirito e moti-
vazioni diversi. Noi abbiamo 
affermato che gestione socia
le vuol dire un nuovo modo 
di governare la scuola, non so
lo nel senso di introdurre la 
democrazia nella scuola e di 
mettere in discussione il suo 
carattere di corpo separato, 
ma anche e soprattutto nei 
senso piu - profondo di fare 
entrare nella scuola quelle 
forze sociali che sono porta-
trici. di una nuova richiesta 
culturale, sulla base della 
quale vanno visQ e affrbnta-
ti i problemi pedagogici e di-
dattici. Questa concezione, 
anche se non e stata compre-
sa fino in fondo da tutte le 
components specialmente da-
gli insegnanti e dagli studenti, 
ha conquistato arapi consensu 

Nel corso della discussione 
abbiamo potuto constatare 
quanto sia difficile e trava-
gliato il processo di matura-
zione politica degli insegnan
ti, con quanta lentezza vada-
no scomparendo certi atteg-
giamenti pessimistici di chi. 
pur convinto che non si pud 
tornare indietro. non compren-
de che la crisi di questa 
scuola non e la morte della 
scuola, e che un nuovo ruolo 
dell'insegnante ha senso cer-
carlo in una scuola che prepa-
ri i giovani a contestare gli 
attuali ruoli sociali classisti 
e nello stesso tempo li qua
lified in funzione di un di-
verso sviluppo della societa. 

Tuttavia h un fatto che la 
proposta e stata accolta e 
che. per esempio, 1'idea qua e 
la emersa che il Consiglio di 
Gestione non dovesse occupar-
si di questioni didattiche. es-
sendo queste di competenza 
degli esperti, ha trovato po-
chi consensi fra gli insegnan
ti. Anche il timore che con la 
gestione sociale il ruolo del 
docente sarebbe stato per co-
sl dire pubblicizzato e che 
in questo modo sull'insegnante 
si sarebbe esercitato un con-
tinuo controllo democratico, 
non ha intaccato la disponi-
bilita della maggioranza dei 
professori a partecipare al-
I'esperimento. 

Assai diverso il discorso per 
gli studenti dei corsi diurni. 
Neiristituto gli studenti han
no conquistato uno spazio po
litico assai grande rispetto ad 
altre scuole. Se cid ha crea-
to molti problemi, perche 
spesso questo spazio & stato 
utilizzato in maniera negativa. 
i pur vero che grazie ad es
so c'e stata una crescita po
litica di una parte consistente 
della massa dei giovani. In 
seguito ad una discussione du-
rata tre giorni, nei quali le 
lezioni sono state sospese. e 
alia quale ha partecipato qua
si la meta degli studenti, il 
movimento studentesco ha de-
ciso di aderire alia gestione 
sociale. Questa adesione ha 
avuto k? motivazioni piu di
verse, ed anche equivoche. a 
volte: per esempio. fra le 
tante, si pud ricordare quella 
di chi intendeva la gestione 
sociale come strumento di 
c democrazia borghese * da 
usare parzialmente e strumen-
talmente. 

Una parte del movimento 
studentesco ha poi sostenuto. 
e sostiene ancora, che un 
conlo e aderire alia gestione 
sociale e un altro e parteci-
parvi in forma istituzionaliz-
zata: c'e il rischio — si di
ce — che I'assemblea degli 
studenti venga esautorata, 
che i rappresentanti degli stu
denti vengano « incastrati», 
che il movimento studente

sco perda la sua autonomia. 
Naturalmente pericoli di que
sto tipo possono esistere, e 
saranno i fatti a fare testo. 
Sfruttando questa preoccupa-
zione, e anche l'altra che il 
Consiglio di Gestione, per la 
autorita e il prestigio di cui 
sara investito, possa assume-
re atteggiamenti repressivi, 
almeno su certe cose sulle 
quali peraltro qualcuno tende 
a creare equivoci (per esem
pio l'orario, le assenze. ecc.) 
la parte del movimento stu
dentesco che si collega ai 
gruppetti ha sempre cercato 
e cerca di fare fallire la ge
stione sociale. E' probabile 
che di conseguenza la pre-
senza degli studenti diurni nel 
Consiglio di Gestione sia sem
pre rimessa in discussione e 
crei continuamente dei proble
mi. II fatto importante e co
munque l'adesione dei corsi 
serali all'idea che la gestione 
sociale e una conquista posi-
tiva, che servira a spingere 
avanti la lotta nella scuola. 

Per quanto riguarda i geni
tori, non si sono incontrate 
resistenze: al contrario, i ge
nitori hanno aderito alia ge
stione sociale con convinzio-
ne E non e vero (si tenga 
presente che nella nostra scuo
la la maggioranza dei geni
tori sono operai) che la 
adesione dei genitori e sta
ta di tipo corporative: i 
genitori non sono entrati 
in gestione sociale per di
fendere l'interesse dei figli 
o per sostituirsi ai vecchi 
guardiani, agli insegnanti, or-
mai incapaci di « tenere » gli 
studenti. E' necessario com-
battere il luogo comune, di 
considerare i genitori una 
massa informe oggettivamen-
te reazionaria. 

Molti genitori per esempio 
hanno compreso che un conto 
e la lotta contro forme astrat-
te di cultura, e un conto e 
sostituire alia cultura una 
sorta di chiassosa propagan
da di parte e non capire che 
esiste un patrimonio conosci-
tivo valido che-deve essere 
trasmesso alle nuove genera-
zioni. al -di fuori di ogni 
mito spontaneistico del pro
cesso di formazione intellet-
tuale del giovane. Purtroppo 
non si riesce a rendere orga-
nica e continua la partecipa
zione delle famiglie alia vita 
della scuola. per le ragioni 
oggettive che tutti conoscono. 
Da qui viene da parte dei ge
nitori una sorta di delega agli 
< addetti ai lavori > sui pro
blem! piu general! della scuo
la. Superare questa delega e 
obiettivo che ci siamo posti 
chfedendo anche ai genitori di 
partecipare alia gestione so
ciale come componente auto-

noma. Anche qui saranno i 
fatti ad indicare se questa 
scelta e giusta. o se si de-
vono cercare altre forme di 
partecipazione, non subalter-
na ne particolaristica dei 
genitori alia vita della scuola. 

Indicazione 
di lavoro 

Non 6 possibile qui ana-
lizzare il modo e le motiva
zioni con i quali le altre com-
ponenti sono entrate nel Con
siglio di Gestione; del resto 
si tratta di posizioni note. 

I rappresentanti delle varie 
components eletti tutti nella 
maniera piu democratica, cioe 
quella dell'assemblea e del 
voto. dovranno ora lavorare 
per circa un anno. In stretto 
rapporto con le componenti 
che li hanno espressi, i mem-
bri del Consiglio di Gestione 
dovranno ora affrontare al-
cune questioni di funzionalita 
del Consiglio (compiti formali, 
regolamento interno, ecc), 
difficili da risolvere doven-
do anche < tenere conto del-
l'attuale legislazione scolasti-
ca. E* chiaro pero che fin 
dall'inizio il Consiglio di Ge
stione dovr& affrontare le 
grandi questioni della scuola. 
Si tratta di problemi per i 
quali sono gia possibili delle 
scelte qualificanti: per esem
pio le questioni riguardanti 
certe norme fasciste della le
gislazione scolastica. ancora 
in vigore, lo spazio autonomo 
da garantire agli studenti den-
tro alia scuola, una serie di 
iniziative volte a cambiare i 
contenuti, i programmi, i me-
todi di insegnamento; la qua-
lificazione degli insegnanti. 
chiave di volta, questa, di ogni 
possibile cambiamento nella 
scuola. 

Si tratta di un esperimento. 
ne siamo consapevoli. Sappia-
mo che non basta la gestione 
sociale per cambiare la scuo
la. e sappiamo anche che la 
lotta per la riforma o va avan 
ti in generale o non va avanti 
da^nessuna parte. Noi noiTci 
facciamo illusions e non pen 
siamo dt dhiuderci dentro alia 
nostra scuola convinti che il 
terreno e ormai sgombro. Per 
questo, per il modo come Tab 
biamo fatta e per i suoi con 
tenuti, la gestione sociale del 
c Fermi » di Modena. vuole es 
sere soprattutto una indicazio 
ne. Ancora una volta comun 
que e dimostrato che, la dove 
vi sono le condizioni i comu
nisti. sanno portare avanti 
scelte qualificanti e sanno of 
frire delle indicazioni concrete 
per portare avanti la lotta per 
la riforma della scuola. 

Luciano Ronchet»: 

laposta 
L'auto-aggiornamento 

c Nella pagina della scuola dello scorso giovedi ho letto 
di un'interessante iniziativa di Modena a proposito di corsi 
di auto-aggiornamento, frequentati da Insegnanti di scuola 
materna e da genitori. Vorrei saperc se si tengono futti su 
uno sfesso fema o su argomenti diversi». (P.O. - Ferentino) 

/ temi sono numerost. Ec-
coli elencati tutti: a La 
condizione del bambino 
nel quartiere»; * La so
cialite del bambino*: * Ri
cerche sulla condizione dei 
bambini handicappati a; 
m L'inserimento del bambi
no handicappato nella 
scuola dell'infanzia»; * II 
ruolo degli insegnanti nel
la scuola a gestione socia 
le»; * II probtema degli 

tmmigrati e la loro espe
rienza nella scuola della 
infanzia»; <r Le attwtta 
grafico - pittorico - plastt-
chea; Mil linguaggio del 
bambino »; <r Lettura e scrit-
tura nella scuola dell'infan
zia a; « L'educazione sessua-
lea; KGtoco e giocattolt » 
realta del quartiere a; * Ri
cerche sui materiali didattt-
ci secondo i livelli di 
eta » 

Studenti ed elezioni 
Sono iscritto alia FGCI o faccio molta attivita politica al mio 
Clrcoio. Adesso per i ho un grave dubbio. II mese di aprile 

• sar i importantissimo per la campagna eletforale e al Circolo 
avrebbero bisogno di me matfina pomeriggio e sera, lo invec* 
la matfina debbo andare a scuola e adesso dovrei anche met-
termi softo a sfudlara perche il 2 luglio cominciano gli esami 
di maturita cho non sono uno scherzo. Sono molfo incerlo: 
non fart i megfio per tutto aprile a non andare a scuola — ma-
garl facendomi passara per malafo — e poi cercare di aal-
vmn il diploma shidiando come un matto a maggio e a 
glogno?*. (F .N . • Reggio Calabria) 

E' senz'altro vero che aa 
aprile I'attivita di propagan
da e di organizzazione pti 
convinccre sempre piu elet-
tori a votare per it PCI. 
sara tnlensissima, E' gtu 
sto anche che tu senta la 
esigenza dt dedicare piu 
tempo al Circolo. Dovresti 
pero scartare I'idea di as 
sentarti da scuola, non tan 
to perchi metteresti in pe 

.. - Ticolo la maturita, ma per 
xchi faresti un errore poll 

\\ tico. Nella tua scuola cer-
' tamente ci sono professori 

e personale non docente 
(segreterie e bidelli) che 
votano: riftettt a quante co 
se non hanno chiare e in 
quanti errori — nel voto — 
possono cadere. La politica 
generale del PCI e quella 
particolare per la scuola 

- non sono ancora ben co-
nosaute da tutti git inse 
gnanti e dipendenti sco 
lastici: Ci fra loro chi 
pensa che i comunisti vo-
pliano dtstruggere la scuola. 
la cultura e cos} via; altri 

sono convinti che tl PCI st 
disinteressi dei loro pro
blemi, ecc. Ecco dunque un 
settore nel quale poi fare • 
un buon lavoro elettorale. 
Proprio perchi conosci me-
glio dei compagni del quar. 
Here, la tua scuola, puoi 
suggerire alia sezione ter-
ritoriale del PCI le inizia
tive piii adalte e contribui-
re alia loro valorizzazione 
fdiffusione • fuori della 
scuola di materiale sped-
tico verso gli insegnanti — 

' anche la pagina dellUnita 
' del giovedl —: conferen-
ze in sezione nvolte sped-
ticatamente ai dipendenti 
della tua scuola: discussio-
ni individual! con i sinao 
11 insegnanti: giornali par-
lati al termine delle lezio
ni, ecc ). Hal ragione qvnn-
do pensl che in qursto me
se d'aprile oani militnnte 
debba dare H massimo dpi 
la sua attivita. ma sba-
olierestt a non aaire innan 
zitutto proprio nella scuo
la in cui studt. 

I 
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