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Stato giuridico: 
unalot tache 

interessa tutti 
Le norme approvate finora dalla maggioranza di centro de-
stra limitano la liberta ed i diritti del personale della scuo-
la — Aumenti irrisori — Anni di attesa per i fuori - ruolo 

Contro le norme dello 
stato giuridico approvate 
dalla maggioranza alia Ca
mera, e in atto un forte 
movimento di protesta di 
tittto il personale della 
scuola. Le famiglie guardu-
no con preoccupazione ai 
prossimi quindici giorni: 
fra scioperi proclamati in 
date diverse a seconda del
la diversita del sindacati, 
fra «ponti» e giorni fe-
stivi le prossime due set-
timane appaiono come una 
lunga. vuota vacanza. Vuo-
ta, specialmente perche" fi
nora in molti casi le lezio-
ni vere e proprie non so-
no cominciate. Ora, perb, 
molti genitori hanno com-
preso che e la stessa si-
tuazione di crisi della 
scuola che costringe gli in-
segnanti alia lotta, e che 
i disagi di questa vacanza 
non desiderata sono da 
addossarsi non gia al per
sonale della scuola ma a 
coloro che lo hanno co-
stretto alio sciopero. 

Gli insegnanti e il per
sonale scolastico sono in 
agitazione perche" il gover-
no, invece dei tanto pro-
messi aumenti, ha «con-
cesso», con I'art. 3 dello 
stato giuridico, poco piii 
di un'elemosina (che sa-

ranno nel 1975 le 35 mila 
lire di aumento-medio a 
cui si arrivera dopo ben 
ire scatti?). Questa moti-
vazione 6 oggi chiara al-
Vopinione pubblica, assie-
me alia convinzione che 
gli insegnanti hanno sti-
pendi miserandi. Meno evi-
dente, forse, e la consape-
volezza che le norme dello 
stato giuridico imposte dal 
centro destra sono inique 
non solo per la parte eco-
mica. 

Una serie di questiont 
importantissime che vanno 
dalla liberta d'insegnamen-
to alia dignita del docente, 
dalla carriera al recluta-
mento e ai diritti sinda-
cali sono state risolte in 
modo gravemente antide-
mocratico. A esaminarle 
da vicino. le norme varate 
finora dalla maggioranza, 
non danneggiano solo il 
personale insegnante e non 
insegnante: danneggiano 
anche gli alunni e, piii in 
genere, la scuola tutta. 
Un docente mal pagato il 
piii delle volte insegna ma
le perchi non ha i mezzt 
per tenersi aggiornato cut-
turalmente, perche e preoc-
cupato delle difficolta eco-
nomiche, perche" t insod-
disfatto e scontento. Ma 

c'& qualcosa che 6 forse 
anche piii determinate: 
un maestro o un profes-

sore che non pud insegnare 
liberamente, perche" sotto-
posto al ricatto del tra-
sferimento e intimorito 
dalle note di qualiflca, 
che £ vessato da presidi 
e direttori che hanno po-
teri esorbitanti, che rima-
ne in attesa per anni e 
anni del posto di ruolo, 
che si sente limitato nel-
I'esercizio dei propri di
ritti sindacali. e un inse
gnante che aggrava la cri
si della ' scuola, anzichi 
contribuire alia sua solu-
zione. 

Una scuola coal, mal-
contenta, inadeguata e 
caotica non conviene ai la-
voratori. Essi sono coscien-
ti della necessita che la 
societa piii gittsta per la 
quale si battono non pub 
essere una societa dove la 
cultura sia negletta e osta-
colata. Da qui il loro ere-
scente interesse verso le 
lotte del personale della 
scuola e in particolare ver
so la battaglia di questi 
giorni per uno stato giu
ridico democratico. 

m. m. 

Il testo degli articoli 
e le proposte del PCI 

ttR I IbU LI I L L Descrivono i principi ed I criteri dlrettivi che il governo dovra 
osservare nell'emanare — entro un anno dall'entrata In vigore della legge delega — 1 
decretl specific! con valore di legge ordlnaria. 

Comunlstl e socialist! avevano proposto che le norme che rlguardano gli organ! di 
governo della scuola (comma « c » dell'art. 1) fossero esecutive e non delegate. La pro-
posta — che e e stata respinta dalla maggioranza — tendeva a sottolineare I'urgenza di 
dare alia scuola nuovl organ! di governo, senza attendere le leggi delegate. 

ART I COLO 3 — Preclsa l'entita de
gli aumenti economici e i «ruoli». La 
parte essenziale del testo approvato dalla 
maggioranza dice che: «II trattamento eco-
nomico accessorio del personale dtrettivo 
ispettivo e docente sara migliorato nella 
misura media mensile di lire 20.000 dal 
1" ottobre 1973, di lire 30.000 dal 1" gen-
naio 1974 e di lire 35.000 per Vanno 1975. 
L'aumento sara attribuito in misura diffe-
remiata in base alle effettive prestazioni 
di servizio nella prospettiva di unifica-
zione dei ruoli prevista dal comma sue-
cessivo ». 

E ancora: a I ruoli saranno internamente 
articolati in modo diverso per quanta con-
cerne il ruolo del personale docente lau-

reato a seconda che presti servizio nelle 
scuole secondarie di primo o secondo 
grado ed in modo uniforme per il perso
nale docente diplomato della scuola ma-
terna, primaria, secondaria ed artistica, 
salvo diversa permanenza nelle singole 
classi di stipendio per il personale che in-
segni nella scuola secondaria superiore, 
fermo restando il criteria dell'aggancia-
mento a scalare dei parametri del ruolo 
del personale docente diplomato con quelli 
del personale docente laureato delta scuola 
secondaria di primo grado. Sara mante-
nuto il passaggio anticipato per merilo di-
stinto da conseguire mediante sostituzione 
degli attuali concorsi con forme nuove e 
di accertamento del progresso culturale e 
professional del docente ». 

I comunisti hanno criticato 
tutfo I'articolo. In particola
re hanno rilevato che: 1) non 
contiene nessuna seria e con-
creta determinazione del tem
po pfeno; 2) propone aumen
ti troppo limitati nell'entita 
e troppo dilazionati nel tem
po, con i'aggravante del ca-
ratlere accessorio flno al 
1976; 3) mantiene I'artlcola-
zione dei ruoli. 

Una delie proposte del de-
putati comunisti diceva che: 
«La formazione del perso
nale docente delle scuole di 
cui alia presente legge do
vra avvenire a livedo di 
laurea e unico sara il ruolo 

dei docenti. In via transito-
ria i decreti delegati rlordi-
neranno gli attuali ruoli a-
bolendo il ruolo " C " e for-
man do due soli ruoli: " A " , 
nel quale saranno fnclusi i 
docenti che insegnano In po-
sti per i quali e richiesta 
la laurea o il diploma di isti-
tuto superiore; " B " , nel 
quale saranno inquadrati i 
docenti che insegnano in po
st! per i quali e richiesto il 
diploma. I decreti delegati 
stabiliranno anche il nuovo 
trattamento economico per i 
due ruoli; esso dovra svilup-
parsi mediante la fissazione 
di classi retributive assumen-

do come retribuzione annua 
iniziate per il ruolo « A » lire 
2 milioni 256.461 e per il ruo
lo " B " lire 1.78*.000. Le 
quattro classi retributive sa
ranno dlstribuite in modo 
che le ultime tre del ruolo 
" B " coincidano con le pri
me tre del ruolo " A " . At-
I'atto della formazione del 
ruolo unico tutti i docenti 
saranno in esso inquadrati 
sulla base del Hvelli del ruo
lo " A " . II nuovo trattamen
to economico di cui al pre
sente articolo andra in vigo
re con decorrenza dal 1. 
ottobre 1972 >. 

ARTICOLO 4 — E i'articolo chiave di 
tutto lo stato giuridico poiche" ne defini-
see i punti e^senziali. 

Per quanto ri guard a la liberta d'inse
gnamen to (comma 1) il testo imposto dal
la maggioranza (emendato in senso peg-
giorativo anche rispetto a quello presen- . 
tato dal governo) dice: «La garanzia del
la liberta d'insegnamento i intesa come li
bera espressione culturale dell'insegnante 
e come autonomia didattica nel rispetto 
degli ordinamenti della scuola stabiliti dal-
lo Stato, nonche della coscienza morale e 
civile degli alunni e del diritto di questi 
al pieno e libero sciluppo della loro per-
sonalita, In questo quadro sara tutelata e 
regolamentata la possibility di intrapren-
dcre sperimentazioni di innovazione delle 
strutture scolastiche ». 

L'orario (comma 3) e stato fissato cosl: 
* L'orario di servizio non potra essere in 
feriore a 29 ore settimanali per gli inse
gnanti delle scuole elementari ed a 22 ore 
settimanali per i professori della scuola 
secondaria. Nell'ambito dell'orario di servi
zio dovranno essere dedicate alt'insegna-

mento un numero di ore non inferiore a 
25 per gli insegnanti elementari e fino 
a 19 per i professori di scuola secondaria ». 

Per quanto riguarda il reclutamento de
gli insegnanti, il comma 4 ripropone il vec-
chio sistema dell'abilitazione e del con-
corso; per i trasferimenti il comma 10 pre-
vede, accanto alia richiesta dell'interessato. 
la possibilita che essi awengano per «esi-
genze del funzionamento della scuola» 
(si fa eco cosl all'attuale norma delle 
«esigenze di servizio» che in questo mo
menta viene utilizzata per 1 • trasferimen-
ti-punizione» provocati da motivl politic!). 
Le famigerate note di qualifies (comma 8) 
tomano sotto la dizione: * La valutazione... 
dovra essere espresso sit richiesta degli in-
teressati o dell'amminislrazione o in caso 
di inadempienza dei doteri connessi al-
I'esercizio della professione o di insuffi
cient di rendimento »; infine le norme di 
tutela delle liberta sindacali (comma 15) 
.prescrivono, in contrasts con lo Statuto 
dei lavoratori, che « rt diritto di riunione 
nei locali della scuola* sia garantito solo 
* fuori dell'orario normale delle lezioni*. 

I comunisti avevano chie-
sto che la garanzia della li
berta d'insegnamento venis-
se stabilita t nel quadro dei 
principi coslituzionali intesa 
come libera espressione del-
I'insegnanfe come autonomia 
didattica e di sperimentazio-
ne >. E' facile prevedere in-
fatti che le altre specifka-
zioni serviranno solo a limi-
tare la liberta degli inse
gnanti. II richiamo agli « or
dinamenti della scuola > al
lude alle vecchie norme, per 
gran parte ancora fasciste, 
mentre tutta la parte che si 
richiama al rispetto della co-
scienza morale e civile degli 
alunni si presta a pericolose 
Interpretazioni. A parte ogni 
altra . considerazione (vedi 
I'articolo del compagno Gian-
nantoni su I'Unita del 14 ot
tobre), il testo del disposto 
legislative dimentica che fi
nora la scuola (col program-
mi, con la maggioranza dei 
libri di testo e con gran par
te del corpo docente) non ha 
certo avuto questo rispetto 
verso I giovani e li ha erfu-
cati td istruitl tentando di 
imporre una ben preclsa In-

terpretazione del mondo e 
della societa. 

I comunisti hanno poi pro
posto la soppressione della 
carriera del preside e del di-
rettore didattico; hanno chie-
sto che sia i trasferimenti 
che le note di qualiflca pos-
sano *ytr luogo solo su do-
manda degli interessati; che 
il diritto alle riunioni del per
sonale della scuola sia rico-
nosciuto anche • durante l'o
rario delle lezioni nei limit] 
che consiglio d'istituto o di 
circolo e collegio dei docen
ti concorderanno annualmen-
te »; ed hanno proposto nuo
ve forme di reclutamento de
gli insegnanti con particola
re riguardo aH'importantissi-
ma questione dell'entrata in 
ruolo di tutta la grande mas-
sa di docenti che sono fuo
ri organico e che, con la 
norma imposta dalla maggio
ranza governativa, dovreb-
bero attendere I'esaurimento 
delle graduatorie prevedibile 
nella mtglior* delle ipotesl 
non prima di S o ft anni. 

Ecco II testo deM'emenda-
mento avanzato dal deputatl 

comunisti e respinto dalla 
maggioranza: 

c L'accesso alle carriers 
dovra avvenire mediante con
corsi annual! per titoli, a cui 
saranno ammessi gli inse
gnanti forniti del corrispon-
dente titolo di abilitazion*. 
L'abilitazione si consegut 
unlcamente mediante corsl 
annual! di qualiflcazione pro-
fessionale e culturale orga-
nizzati con U partecipazione 
dell'universifa. Con I'enfrafa 
in vigore della presente leg
ge gli insegnanti incaricati 
a tempo indeterminato che 
risultano in possesso dell'a
bilitazione per lo maferie di 
insegnamento di cui sono in
caricati ivi compresi quelli 
che conseguiranno l'abilita
zione con i corsi special! di 
cui all'art. 5 della legge 
1174, vengono notnlnati di 
ruolo " ad personam " . Ai fl-
ni di quanto prevlsto dai pre
cedent) commi entro II 11 di-
ccmbre di ciascun anno sco
lastico lo region! rikveranno 
tutti I postl disponibili e ag-

•• giorneranno gli organicl se
condo il disposto della legge 
603 o successive ». 

SECONDO UNA RELAZIONE UFFICIALE 

Con diploma ma senza lavoro 
quasi trecentomila giovani 

La disoccupazione giovanile in Italia e la piu elevata di tutti i paesi della Co-
munita europea - Molti diplomati e laureati fanno lavori dequalificati 

La disoccupazione giovani
le in Italia e la piu elevata 
di tutti i paesl della Comu-
nita europea. Lo afferma un 
recentissimo rapporto del ml-
nistero del Lavoro preparato 
per la riunione del Comita-
to permanente della CEE sui 
probleml dell'occupazlone 
che si apre oggi a Bruxelles. 

I dati denunciano una si-
tuazlone gravissima: 700 mi-
la giovani fra ! 14 e 1 29 an
ni sono senza lavoro. DI que
sti. quasi la meta (il 40%) 
sono In possesso dl un di
ploma superiore o di una lau
rea. mentre il 31.1°b ha porta-
to a termine la scuola del-
l'obbligo. il 25.9% ha la licen-
za elementare ed 11 2.8% e 
analfabeta SI tratta, secon
do 11 rapporto. dl un proble-
ma caratterlstlcamente Italla-
no. perche In Germania ed In 
Lussemburgo «non eslste un 
problema speclflco dl disoc
cupazione giovanile ». In Bel-

' gio ed In Olanda 11 fenome-
no. a partire dal 1968, e ri-
dottlssimo. in Prancia, prati-
camente non eslste. 

Sempre secondo gli esten-
sorl della relazlone minlste-
riale. la disoccupazione gio
vanile e partlcolarmente for
te nel merldione ed e pro-
vocata essenzialmente dallo 
esodo dalle campagne. Per 
assorbire la mano d'opera gio
vanile. sarebbe necessario. af-
fermano gli esperti. che i set-
tori extra-agricoli notessero 
offrire da qui al 1981 un ml-
llone e 600 mila nuovi im-
pleghi. . 

I resoconti ufficiali registra-
no dunque, in questo mo
menta. 280 mila giovani di
plomati o laureati senza la
voro. Per essi non vale la mo-
tlvazlone — tratta sempre dal 
succltato rapporto mlnisteria-
le — secondo la quale la dl-
soccuaazione giovanile sareb
be provocata essenzialmente 
dal «bafso livello degli stu-
di che non permette una mar-
cata qualificazione professio-
nale ». 
- Di diverso parere e un do-
cumento. anch'esso recentis
simo e anch'esso ufficiale. 
(«VI rapporto sulla situazio-
ne sociale del Paesew) pre-
disposto dal CENSIS per la 
assemblea del 17 ottobre scor-
so del CNEL (Consiglio na-
zlonale delPeconomla e del 
lavoro). Esso fomlsce innan-

' zitutto alcuni dati dettagliati, 
dl notevole ; interesse. Per 
esemplo. , fra le ragazze in 
cerca di prima occupazione. 
piu della meta (il 54%) sono 
diplomate o laureate. E an
cora. 1 laureati trovano con 
molta difficolta lavoro nelle 
Industrie, mentre. sempre nel
le Industrie, e aumentata con-
sistentemente (dal 45 al 62 
per mllle) l'entrata del di
plomati. « Paradossalmente » 
per6. Jnforma 11 rapporto. «in 
alcuni casi i diplomati per 
tlmore di non essere assunti, 
nascondono 11 loro effettlvo 
titolo di studio». II che vuol 
dire, in termini piu espliclti. 
che il maggior ingresso dl di
plomat! nelle Industrie si
gnified che spesso pur di tro-
vare un lavoro. 1 giovani so
no stati costretti ad accetta-
re una sub-occupazione ed un 
sub-stlpendio. non adeguati 
al loro titolo di studio. 

Ne. sempre stando alio stu
dio del CENSIS. le prospet-
tive sono ottimistlche: nel 
quinquennlo 1970/1975 e pre
vista che si presentlno sul 
mercato del lavoro circa 750 
mila diplomati e 280 mila lau
reati. a Si calcola — annun-
zia il rapporto — che circa 
250 mila laureati e 150 mila 
diplomati non vl potranno ac-
cedere (al mercato del lavo
ro. n.d.r.). Tale contingente 
dovra pertanto inserirsi in 
mansioni atipiche rispetto al 
passato e prevalentemente di 
livello meno qualificatov. 

D'altra parte, si consola lo 
studio, l'esuberanza di diplo
mati e laureati oe un feno-
meno ormai comune a tutti 
i Paesi avanzati» ed e da con-
siderarsi a una disfunzione 
strutturale in via di progres
siva aggravamento*. A parte 
la contraddittorieta con l'af-
fermazione del documento del 
minlstero del Lavoro secon
do i! quale, almeno negli al-
tri paesi della Comunita eu
ropea. il problema della di
soccupazione giovanile, e 
quindi implicitamente anche 
quello dei neo-laureati e di
plomati, non si pone, rimane 
11 fatto che le rilevazioni uf
ficiali concordano nel segna-
Iare la gravita del problema 
dei giovani con diploma e 
laurea che non trovano la
voro. 

Che sia urgente e indispen
sable rinnovare radicalmen-
te le strutture scolastiche sic-
che esse forniscano ai gio
vani cultura e capacita tall 
da metterli in grado di ri-
spondere alle richieste dello 
sviluppo del mercato del la
voro; che rindirizzo del no
stra sistema produttivo vada 
mutato in modo che il suo 
sviluppo venga finalizzato a 
scopi sociali anzlche al pro-
fitto private gli ustudin non 
lo dicono. E' sintomatico pe-
rd che i giomali dei grandl 
monopoli abbiano ignorato 
la notizia dei 700 mila giova
ni disoccupati. Evidentemen-
te dlsturbava il comodo cli
che di una societa italiana in 
cui 1 lavoratori avrebbero per-
sino il superfluo ed in cui 
l'«ordine» e Tefficienza seal-
fariane starebbero per rlda-
re alia scuola la funzlone dl 
fucina del futurl quadrl dirl-
genti. . 
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Cruciverba a scuola 
per le ore dinoia 

segnalazioni\ 
u\ FONDAMENTI EPISTEMOLOG1CI DEL LAVORO 
INTERDISCIPLINARE» 
di Dario Antiserj (ed. Armando, ott. 1972, pagg. 79, 
lire 1800) 

L'attuale divisione dell'insegnamento in materie a una ac
canto all'altra, una dopo l'altra, una senza l'altra » corrlsponde 
al lavoro produttivo parcellizzato e atomizzato — sostiene 
l'autore. L'insegnamento e «atomizzato e alienante», e l'alle-
nazione e doppla: estraneita delle discipline l'una daU'altra ed 
estraneita, dalla vita (p. 10). L'esigenza dello studio interdiscl-
plinare, dice giustamente Antiseri, e sia metodologlca (perche 
nella realta esistono solo problem! complessl, da affrontare da 
molti punti di vista contemporaneamente) sia psico-soclo-poli-
tica (si vuole un'educazione finalizzata a una consapevolezza 
globale. base della partecipazione democratica). D'altronde la 
speciallzzazlone e inseparable dal progresso tecnico-scientifico; 
la interdisciplinarita non pud negare le singole discipline, ma 
le presuppone (contro ogni forma di facilonerla). Nella scuola, 
In alternativa alle materie, Antiseri indica il metodo dei « centri 
d'interessen costituiti da problemi a cui student! e professori 
possono essere interessati «per i motivi piu disparati»; dal 
diversi punti dl vista nascono 1 diversi approcci disciplinarl. 

« LA PEDAGOGIA COMPARATIVA » 
di A. Vexliard (ed. La Scuola, pagg. 340, lire 2500) 

A che scopo confrontare 1 diversi sistemi educativl? Non 
certo per popiare ordinamenti e programmi dagli altri (una 
riforma scolastica ben riuscita in un paese falllsce totalmente 
in un altro), ma per individuare alcune linee di sviluppo 
comuni. In tutti i paesi industrializzati — questo e ii discorso 
di A. Vexliard — si pongono a un certo punto dello sviluppo 
gli stessi probleml; tra gli altri quello della democratizzazione 
deirinsegnamento. Le elites intellettuali non bastano, e neces-
saria una cultura di massa a livelli sempre piu elevati. In
somnia, dalla comparazione dei sistemi educativi l'A. trae 
argomenti a favore della scuola unificata, del prolungamento 
dell'obbligo, ecc. Ma II risultato e scontato. come si vede. e 
quindi il lungo giro (la «comparazione») appare abbastanza 
ozioso. Inoltre l'A. non vede 11 nesso tra educazione di massa 
e trasformazione dei rapport! sociali, cosicche la realizzazione 
della nuova scuola finlsce per apparire una asfida contro 
l'impossibile ». 

« LE RADICI PSICOLOGICHE DEL TALENTO » 
di O. Andreani e S. Orio (ed. II Mulino, pagg. 415, 
lire 4000) 

Ornella Andreani e Stefania Orio hanno raccolto I risultati 
di una lunga indagine psicologica, nata dalla iniziativa dell'As-. 
sociazione IARD di Milano per «l'lndividuazione e l'assistenza 
dei ragazzi dotati» (nel 1962), con l'intento di selezionare pre-
cocemente la futura dlite intellettuale, e approdata a conclu
sion! opposte, antiselettive, nella direzione del diritto alio 
studio per tutti e della elevazione culturale della massa dei 
giovani. Le autrlcl sottollneano questo riesame critico delle 
loro posizioni. non vogliono « allevare i futurl geni», ma «stu-
diare le condizioni ottimali in cui le abilita intellettuali si 
sviluppano per estenderle al maggior numero possibile di per-
sone n. Cos! il campione di ragazzi superior! alia media, su cui 
e stato condotto lo studio, ha solo la funzione di «lente di in-
grandimentow per osservare certi fattori favorevoli o sfavore-

I voii alio studio intellettuale. La ricerca tende a definire la «alta 
dotazione intellettuale» in termini di attitudini, si concentra 
poi sullo studio della creativita, ed esamina quindi 1 rapporti 
tra aspetti intellettuali e caratteristiche di personalita, moti-
vazioni, ecc. I tests applicati sono diversi (tests attitudinali-
fattoriali, tests proiettivi. ecc), 1'elaborazione sUtistica del ri

sultati e tecnicamente attrezzata e convincente. come pure 
la descrizione di • profili J>. L'individuazione delle attitudini 
individual! non e mai inutile, purche siano chiari gli obbiettivi 
pedagogic! e politici — questo In definitiva e il senso del libro. 

Gli studenti contro 
la circolare Scalfaro 

Contro la circolare Scalfaro. 
per opporsi al tentativo di li-
mitare i diritti degli studenti. 
numerose assemblee si sono 
svolte e si stanno svolgendo in 
varie scuole del Paese. Tra gli 
altri ecco due ordini del giorno 
votati dalle assemblee di due 
istituti di Roma: . . 

X LICEO SCIENTIFICO -
Gli studenti hanno espresso il 
loro dissenso in particolare per 
quella parte della circolare che 
riguarda la partecipazione stu-
dentesca alia vita della scuola 
che lascia praticamente iminu-
tati i regolamenti codiflcati nel 
ventennio fascista. In questo 
tipo di regolamenti viene af-
fermata la concezione dello 
studente non come parte atti-
va ma come oggetto passivo in 
halla delle gerarchie scolasti
che. 

X X I I I t ICEO SCIENTIFICO 
— Gli allievi del XXHI liceo 
sdentiflco hanno respinto nel- I 

le sue linee generali la circo
lare Scalfaro per i contenuti 
che essa esprime (come ridut-
tiva e di fatto antidemocrati-
ca per quello che riguarda la 
partecipazione degli insegnan
ti e degli studenti nella scuo
la). L'assemblea degli studen
ti — momento importante della 
vita democratica nelle scuole 
— deve concretizzarsi in un 
consiglio degli studenti che di-
venti lo strumento esecutivo 
delle decisioni dell'assemblea. 

AU'interno delle scuole — 
hanno affermato i giovani del 
XXIII liceo — devono entrare 
con pieno titolo le forze politi-
che. sindacali, cultural!, gli en-
ti local! in quanto forze vive 
della societa di cui la scuola 
fa parte. Sul terreno quindi 
della battaglia contro il fasci
sm) e per la democrazia, gli 
studenti sono impegnati a da
re una risposta decisa alle pa
role demagogiche di Scalfaro 
ed alle sue circolari. 

• Certamente l'editore Pigna 
deve aver avuto presente il 
paragrafo «se vi annoiate» 
del « Libretto rosso degli stu
denti », edito in Italia da 
Guaraldi, quando ha deciso di 
lanciare sul mercato scolasti
co 1 «quaderni della Sflnge». 
Questi quadernl — ne ho avu-
ti due in prestito dai miei 
alunni, i quali me 11 hanno 
mostrati dopo che io 1! avevo 
provocati dlcendo loro che 
hanno ragione a cercare un 
modo di passare piacevolmen-
te il loro tempo-scuola. se la 
scuola stessa-non riesce a ln-
teressarli e a renderl! com-
partecipi del lavoro che vl si 
svolge — contengono ben set-
te facclate zeppe di barzel-
lette e dl giochi enlgmistici, 
la cui riproduzione e stata 
«gentilmente concessa» da 
un noto settimanale dl enig-
mistlca. 

E' noto che certe ore dl 
scuola sono ore di «stanca». 
I ragazzi parchegglano, solo 
apparentemente quieti e at-
tenti, mentre sulle loro teste 
volano le nozioni, o ristagna 
Taria pesante delle interroga-
zioni. Percio — . giustamente 
dico io — si difendono e si 
organizzano: i giochi, le let-
ture, e, quando non compor-
ta troppl rischi, lo scambio 
di opinion! su probleml ses-
suali, sul campionato o su 
canzonissima, sono le loro di-
fese. Cosl, e naturale che. con 
buona pace di tanta gente, in 
particolare di cert! collegh! 
i quali — beat! loro — a mag-
gio hanno gia terminate II 
programma. e hanno scritto 
almeno tre voti accanto al 
nome ' di clascun alunno. cl 
sia chi ha pensato bene di 
mercificare la qualunquistica 
e infruttuosa libellione dei 
ragazzi. Ne cl sara chi me-
nera scandalo per questo. 

Meglio il quademo-passa-
tempo che un sindacalista, o 
un uomo della Resistenza. o 
un collettivo politico di stu
denti. Del resto. i ragazzi han
no sempre fatto qualcosa di 
simile in classe. da che scuo
la e scuola. Niente di male, 
dunque, purche restino al lo
ro posto e si atzlno quando 
entra l'insegnante. Non cl al-
larmlamo, quindi, e aspettia-
mo fiduciosi il quaderno con 
gli aeroplani di carta da rita-
gllare per le elementari. il 
quaderno sesso - informatore 
per le medie. il quaderno ul-
timi-modelli per le ragazze 
delle superior!. A ben pensar-
ci sarebbero I sussldi didatti-
ci piu azzeccati: aiutano a 
tener calma la classe, non 
fanno danno. non sconvolgo-
no 1'ordine. 

Scherzi a parte — e riesce 
difficile scherzare su opera-
zk>ni commerciali che si fan-
no sulla pelle e sul cerveln' 
del ragazzi — la pubblicazio-
ne di questi quademi finisce 
con Tessere — involontarla-
mente — un atto di denuncia, 
da aggiungere agli altri che 
giustamente si muovono a 
questa scuola, che raramente 
— e soltanto per merito dl 
alcuni presidi e di alcuni in
segnanti. i cui nomi spesso 
ritroviamo neU'elenco di quel
li sottODosti agli attacchi oe-
ceri della stampa benpensan-
te o. peggio. a sanzioni di-
sciolinari da parte del mi
nlstero o dei proweditorati 
— riesce a interessare I di-
scent! e a interessars! di loro. 
Non dobbiamo meravigliarci 
se spesso e difficile dialoga-
re con una scolaresca: spesso 
e una scolaresca che per me
ta mattina e stata costretta 
a rifueiarsi nel limbo della 
enigmistica. Noi. docenti de
mocratic!, imoegnati a lavo-
vare bene nella scuola. a spe-
rimentare. a «Inventare». 
giorno per giorno. il ruolo e 
I mezzi Der comunicare, ab-
blamo adesso un nemlco In 
piu da battere: il quaderno-
enlgmistico. 

Adolfo Cecilia 
Insegnante dl ruolo 
del c Mlchelanglolo » 
islituto tecnieo com- ' 

. merclale dl Roma 

Lettere— 
all9 Unita: 

I «problemi del 
mondo » entrano 
nelle scuole 
con il quotidiano 
Signor direttore, 

siamo venti ragazze della 
terza sez. C della Scuola me
dia <tLeonardo da Vinci* di 
Sparanise, che, insleme ai no-
stri insegnanti di italiano e di 
storia, vorremmo interessarcl 
piii da vicino e piii approfon-
ditamente del probleml del 
nostro mondo, come proble
mi che rlguardano noi gio
vani, attraverso una cronaca 
fedele e un commento serio 
degli avvenimenti. 

Pertanto, la preghiamo cal-
damente e cortesemente di 
volerci inviare quottdianamen-
te una copia del suo giorno-
le. In piii le diciamo che que
sta lettera non viene inviata 
solo a lei, signor direttore, 
ma ai direttori dl altri gior-
noli, per confrontare la stes
sa notizia. Speriamo di non 
recarle troppo disturbo con 
questa richiesta. 

La ringraziamo e la salutia-
mo dlstlntamente. 

LETTERA PIRMATA 
da alunne e insegnanti 
della III C della Scuola 

media « Leonardo da Vinci» 
(Sparanise - Caserta) 

Atl'amministrazione de I'Uni
ta. 

Questa scuola ha in pro
gramma, nel corrente anno 
scolastico 1972-73, di attuare 
la lettura dei quotidiani in 
classe, perche i giovani pos-
sano essere informati e docu-
mentati tempestivamente del
la realta della vita sociale. 
Essendo a conoscenza che 
codesta amministrazione met-
te in corso un abbonamento 
gratuito, anche di lunga du-
rata, alle scuo'e che ne fan-
no richiesta, si prega di vo
ter cortesemente aderire a 
quanto sopra. 

In attesa ringrazia. Distin-
ti saluti. 

prof. ADRIANO PALUSCI 
Preside della Scuola media 

a P.P. Calvi» 
(S. Vito di Cadore - Belluno) 

Gentile direttore, 
con I'inizio del doposcuola 

vorremmo, anche quest'anno, 
procurarci mezzi d'informa-
zione sui quali basare gran 
parte del nostro lavoro di o-
gni giorno. Ci rivolgiamo co
sl direttamente a lei per chie-
derle, se possibile, di farcl 
gentilmente pervenire il quo
tidiano da lei diretto. Ormai 
la lettura del quotidiano nel
la scuola media inferiore ha 
cessato di essere un fatto i-
solato ed episodico e diventa 
elemento sempre piii indi-
spensabile per una didattica 
progressiva. 

La ringraziamo per la col-
laborazione offeriaci da due 
anni ad oggi e le porglamo 
i nostri piu distinti saluti. 
prof. PAOLO ZAMPARINI 

per gli insegnanti e gli 
alunni del Doposcuola 

prof. INES LEVI COLLA 
Preside della Scuola 

media «J. Della Quercia* 
(Bologna) 

II giornale neofa-
scista ce lo presento 
come un rettore 
« poliziotto » 
Signor direttore, 

gli impegni della mia pro
fessione non mi consentono 
di leggere sistematicamente 
tutti i giomali e la prego per-
cid di scusarmi se solo ora 
vengo a conoscenza di un tra-
filetto che mi riguarda, pub-
blicato su I'Unita del 5 otto
bre u.s., sotto il titolo * Ret
tore poliziotto ». 

Dopo la mia elezione quasi 
unanime al rettorato da par
te del Corpo accademico del-
VUniversita statale di cui an
che il suo giornale ha ripor-
tato la notizia il 25 settem-
bre, sono stato cassalitom da 
giornalisti di ogni colore e, 
pur riflutandomi di fare di-
chiarazionl programmatiche in 
attesa di conoscere la reale 
xituaztone dell'ateneo milane-
se quando entrerd in carica, 
non ho potuto sottrarmi al 
dovere di fornire alia stampa 
qualche notizia sulle mie espe-
rienze e sulle mie opinioni 
in campo universitario. Fra 
le comunicazioni orali, gli ar
ticoli dei vari giornalisti ed i 
titoli sui relativi giomali, e'e 
spazio, come lei ben sa, per 
ogni deformazione e per ogni 
falsa o tendenziosa presenta-
zione. 

Una dl queste mdeformazio-
ni* t rappresentata dall'arti-
colo su II Tempo del 4 otto
bre u.s. che e stato da me 
fermamente, ma inutilmente, 
deplorato con lettera al di
rettore. 

Sulla base di questa defor
mazione il suo giornale ha co-
struito pronlamente una mia 
c presentazione» che respin-
go con altrettanta fermezza 
e die certamente lei avrebbe 
evitato se avesse assunto in-
formazioni dirette come stan
no facendo (purlroppo con 
mia scarsa soddisfazione) gior-
nali e riviste di ogni tipo. 

Per sua memoria le acclu-
do una mozione approvata al-
Vunanimita il 19 giugno di 
quest'arno dal Senato accade
mico, organo democratico re-
sponsabile del governo della 
Universita statale. 

Con distinti saluti. 
GIUSEPPE SCHIAVINATO 

(Milano) 

PrendiMito atto dells smentlts 
del professor Schiavinato al Tem
po e non esitiamo » condannare 
il frave atto di malcostume glor-
nalistico e politico dt cut si e 
reso responsabtle II quotidiano pa-
rafasdsta di Roma, che prima ha 
deformato il contenuto dell'inter-
vista e pot non ha neppure pub-
blicato la lettera dl deplorazione. 
Questo giornale faceva tra I'altro 
affermare al nuovo rettore della 
Statale che era «irnpensabile che 
una persona (si tratta dl Mario 
Capanna • N.d.r.), la quale si t 
ormai metta fuori dagli ttudi 
cerchl di partare atVMerno delta 
unitersila grvppvtcolt tiolenti, sia

no essi metalmeccanlcl o flgli dt 
papa»; e. piu avantl, che «per 
ta vlolema e'e la polUia. Da essa 
pretenderb I'ademplmento comple
te dei suoi comptti, pena ta de
nuncia per omissloni di atti d'uf-
flclo t. 

Per quanto riguarda la mozione 
del Senato accademico, nella qua* 
le, e bene ricordarlo, si dellnea-
va «la sosper.sione dell'autorUza-
zione di qualsiasi forma di assem
blee e riunioni in tutto t'ambito 
dell'Unlverslta statale», rlcordia-
mo che essa e stata pubbllcata 
integralmente il 20 giugno scorso 
nella cronaca dl Milano. Ad essa 
faceva seguito un nostro commen
to nel quale tra I'altro si ailer-
mava: «L'aver ceduto completa-
menle a questo disegno reaziona* 
rio, messo in atto propria mentre 
la DC sta cercando di imporre al 
Paese una decisa svolta conserva-
trice, i stato da parte del Senato 
accademico una rinuncia all'auten-
tica autonomia, una pubblica con-
fessione della propria incapacity 
a reggere I'unlverslta: a questo ha 
portato Vavverslone della DC a 
ogni discorso serio di riforma, e 
questo ha portato la chiusura cor-
porativa e conservatrice delle stes-
se autorita accademiche. La rispo
sta responsabtle che tutte le for-
ze democratiche cittadine sapran-
no opporre alia resa totale del Se
nato accademico impedira che que
sto gesto, al di la del gravissimo 
signiflcato che oggi assume, dl-
venti il primo anello di una nuo
va catena di vioteme e provoca-
zioni dentro e fuori I'unlverslta, 
una trappola nella quale, per svi-
luppare I'inUiattva studentesca t 
la democrazia universltaria, non ti 
deve cadere ». 

Da quando fu stilata la mozione 
del Senato accademico sono ormai 
passatl oltre quattro mesl. E pro-
prio richlamandosi a quella dellbe-
razlone, 11 rettore Deotto sabato 
scorso ha serrato I'unlverslta per 
impedlre 11 libero svolglmento dl 
una assemblea studentesca. A noi 
non resta che rlconfermare il glu-
dizio di condanna a suo tempo 
emesso. II professor Schiavinato, 
che entrera in carica 11 primo no-
vembre. Io attendiamo alia prove 
dei fattl. 

Aveva restituito 
la medaglia d'oro 
Signor direttore, 
"- alia fine di marzo in vial al 
Presidente della Repubblica e 
per conoscenza al ministro 
della Difesa la seguente let
tera: 

«/{ sottoscritto, classe 1899 
ultimo scaglione, ex combat-

'• tente dal maggio 1918, ex pre-
sidlante in Libia per tutto il 
1919, ex richiamato dell'ulti-
ma guerra, rimette alia S.V. 

' illustrissima la medaglia d'o-
ro di cui e stato insignito. 
Con tale gesto intende mani-
festare la sua protesta con
tro Vassurda discriminazione 

. operata dalla legge istitutiva 
, del Cavalierato di Vittorto 
' Veneto contro i combattenti 
che — come il sottoscritto —-
non hanno raggiunto i richie-

. sti sette mesi ininterrotti di 
fronte e che, quindi, non han
no diritto al titolo ed al re-

. lativo vltalizio. I legislatori 
' hanno ritenuto opportuno sta-
billre il principle secondo il 
quale sei mesi di Piave sono 
pochi per meritare la qualifl
ca di combattente, giacchk e 
risaputo che gli austriaci 

' aspettavano la decorrenza di 
tale data per uccidere. Ebbe-
ne, la medaglia del sottoscrit
to venga offerta a qualcuno 
di loro in segno di premlo 
per tale umanissima e in-

• teltigentissima interpretazio-
ne degli eventl bellici». 

Le devo dire, signor diret
tore, che i carabinieri mi re-
stituirono quasi subito la me
daglia c mi si rispose che 
ci sarebbe stato un tempesti-
vo intervento presso il go
verno a favore di not discri-
minati. Ma sono passati ol
tre sei mesi e non ho saputo 
piu niente. Credo che ci sia 
stata un'altra «dimentican-
za*. 

Cordiali saluti. 
GUIDO FUCCHI 

(Mensa di Ravenna) 

Ringraziamo 
questi lettori 

Ci e impossibile ospitare 
tutte le lettere che ci perven-
gono. Vogliamo tuttavia assi-
curare i lettori che ci scri-
vono, e i cui scritti non ven
gono pubblicati per ragioni di 
spazio, che la loro collabora-
zione e di grande utilita per 
il nostro giornale, il quale ter
ra conto sia dei loro sugge-
rimenti sia delle osservazioni 
critiche. Oggi ringraziamo:. 

Ernesto MARTINI della 
PIOM di Milano (ci scrive an
cora suU'indennita di liquida-
zione perche ritiene sbagliate 
le risposte date alle lettere 
sulla questione e commenta: 
til lacoratore, per contributi 
sociali e fiscali, paga comples-
sivamente per ogni anno un 
importo corrispondente a cir
ca due mesi di lavoro. Se e'e 
un discorso serio e politico da 
portare avanti, e come vengo
no impiegati i contributi ver-
sati nelle casse degli istituti 
previdenziali e fiscali»); Lui-
gi BORDIN, Stradella (m Mol
ti giovani sono convinti che 
esibendo barba e capelli lun-
ghi possano contestare una so
cieta che non fa per loro. Al 
massimo, secondo me. potran
no contestare i loro parruc-
chieri. Non e con delle teste 
crinite e con dei barboni che 
si pub lottare una societa in-
sensibile ai propri problemi*). 

Guido MARSILLI. Bottri-
ghe; Enrico VANZATI, Veda-
no al Lambro; Marino TE-
MELLINI, Gaggio di Modena; 
Ezio VICENZETTO, Milano; 
Luciano E., Torino; Giuseppe 
BUROCCO, Vallemosso (chie-
de che i parlamentari comu
nisti si battano * per ottene-
re il riconoscimento della pa-
rita di diritti fra uomo e don
na nel campo della reversi-
bilita delle pensioni»); Renzo 
RAFPAGLIO, Gorizia; Stefano 
CAPRIO, Gravina in Puglia; 
Paolo PORZIO, Torino; Dante 
MARTTNELLI, Bologna; Nico
la CARMINE, Napoli; Coniu-
gi MANCINI, Roma; Un sim-
patizzante, Frosinone (critica 
severamente la RAI-TV «che 
sempre de forma la tcrita » e 
sottoscrive lire 2.000 per la 
stampa comunistai; Eros CAL-
VELLI, GenovaPegli. 

- — n lettore che si firma 
«Un fedele e appassionato 
compagno di Legnanon ci man-
di nome, cognome e indiris-
zo per fargli giungere > una 
risposta^ personale. 
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