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II falso «tempo pieno» 
in duemila elementari 

La «leggina » governativa 820 ha dato il via ad un'iniziativa parzia-
le, superficiale e improvvisata - I partiti di maggioranza sono inte-
ressati a far fallire la sperimentazione della scuola a tempo pieno 
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I «pendolari» di Agropoli 
AGROPOLI (Salerno). 

Gil studentl protestano con-
tro le condizloni in cui sono 
costrettl a studlare. La mag
gioranza di loro sono «pen-
dolarl» costrettl a viaggmre 
su autobus di linee private 
vecchi e sovraffollati, per i 
quail sono recentemente au-
mentate anche le tarifle di 
abbonamento. II costo del li-
brl e aumentato; il liceo scien-
tifico e Tistituto tecnico com-
merciale mancano di un pro-
prio edificio scolastico e so
no privl di gablnetti scienti
fic!, macchlne contabili, cal-
colatrici, ciclostile; non cl so
no aule magne che permetta-
no rlunloni fra studentl. pro-
fessori, famiglie ne palestre 
che permettano 11 regolare 
svolglmento delle lezioni di 
educazione fisica. I giovani 
rivendlcano buonl-libro piu 
numerosl e che coprano al-
meno 1*80% della spesa per 
gli student! che non hanno 

mezzl sufflcienti; 1'assunzione 
della gestione delle autollnee 
da parte della Regione con 
biglietto gratuito o ridotto al-
1*80% per student! e lavora-
tori pendolari; nuovl edifici 
scolasticl. Essl affermano 
inoltre In un documento che 
«il movimento degli studen
tl cresce in quantita e qua
nta e non permettera mat 
che si tocchlno il diritto al
io studio e 1 dirltti democra
tic! (oggl cos! pesantemente 
calpestati) come Irrinunclabi-
li conquiste del popolo Italia-
no. Noi non abbiamo nulla da 
temere dalla democrazia. ne 
abbiamo noie dalla discusslo-
ne, dal dialogo: parlare, dl-
scutere del propri problem! 
fa bene, fa maturare la co-
scienza. acquistare responsa
bilita e. soprattutto. fiducia 
nelle proprie forze, nella pro
pria Intelllgenza, nella pro
pria azione». 

Sospesi perche scioperano 
FUSCALDO (Cosenza). 

Tuttl gll studentl di una V 
classe dell'ITIS che hanno 
parteclpato alio sciopero ge
nerate del 12 gennalo sono 
stati sospesi per 7 giorni. Un 
provvedimento simile era sta-
to preso da un preside di Ca-
serta contro 400 student! 
«rei» anch'essi di aver par-
tecipato alio sciopero gene-
rale. 

Come e noto. questo tlpo 

di provvedimenti disciplinari 
sono resi possibili dal fatto 
che sono ancora in vigore le 
leggi scolastiche fasciste. Le 
assemblee di alcuni istituti 
hanno votato documenti in 
cui si chiede la rapida di-
scussione ed approvazione 
alia Camera del progetto leg 
ge del PCI sui « dirittl demo 
cratici nelle scuole ». che chie
de fra l'altro l'abrogazione di 
tutte le norme disciplinari an 
tidemocratiche 

segnalazioni 
Idana Pescioli, « La prima scuola », Editori Riu-
niti. pagg. 359 - f tavole, L 2500. 

II discorso sulia scuola dell'infanzia si svlluppa, in que
sto Hbro, su due piani: come problematica pedagogico-poli-
tica, soprattutto In riferimento alle vicende della legge su-
l'Ordinamento della scuola materna statale del '68 e al 
successivi Orientamenti. e come resoconto di una intensa 

; attivita, didattica nelle scuole materne di Firenze, resa possi-
bile dalla collaborazione tra il Comune e l'Istituto di pedago- •' 
gia. Contro gli Orientamenti del '69. contro la concezione 
« familistica» della scuola dell'infanzia. contro I'impostazione 
clericale (che porta a un totale « misconoscimento della psi- * 
cologia Infantile»), l'A. propone un nuovo principio educa-
tivo. teso a formare personality democratiche. un'educazione 
basata sull'esperienza. sullo sviluppo e la progressiva organiz-
zazione delle attivita. sulla vita dl gruppo. sull'apertura a 
una «comunita portatrice di valori sempre piu amp! e com-
prensivi». Bisogna creare una «atmosfera di liberazione». 
mettendosl risolutamente «dalla parte dei bambini». e con-
temporaneamente bisogna avviare un discorso culturale che 
coinvolga la comunita circostante II discorso non resta teo-
rico, ma ottiene la sua verifica nell'esperienza concreta de 
scritta nella seconda parte: la lettura «aperta». le attivita 
spontanee e il a filo conduttore». ecc. Percl6 11 Hbro pud 
essere considerato un valido strumento di lavoro per quanti 
(insegnanti. genitori. operatori locali) vogliono lottare per 
una scuola delPnfanzia demonratica 

A. Celant, « Indagine sull'insegnamento della 
geografia a livello d'istruzione secondaria e 
ipotesi per una didattica multimediale ». RAI, 
Direzione Centrale Programmi TV Cultural!, 
novembre 1972. 

L'A. rifiuta la praspettiva di un uso del mezzi audiovisivi 
nella scuola come strumenti puramente Integrativi. sussidiari. 
nel quadro dell'attuale didattica Pensa invece che la diffu 
sione di programmi televisivi per la scuola dovrebbe andare 
di pari passo con la trasformazione della didattica Svolge 
qulndi una indagine sull'insegnamento della geografia. anche 
se tale ricerca — dice — pud sembrare senza prospettive 
operative per l*«azienda» (la RAI) Prospetta alcuni temi. 
come lo sviluppo economlco regionale. la geografia del sot-
tosviluppo. degli scambi internazionali. ecc. nella direzione 
di un rinnovamento deila materia; applica un questionario. 
fa tabelie (molte inutili), e infine auspica ingenuamente e 
gratuitamente. che. in contrasto con l'immobilismo della P.I.. 
la TV faccia qualcosa per il rinnovamento della scuola 

« Conferenza di Ateneo », a cura della Giunta 
regionale toscana, Firenze, novembre 1972 

II volume riporta gli atti del Convegno tenuto a Siena nel 
febbraio '71. degno di nota per due motivi: i> perche mostra 
quale aggregazione di forze e quale tipo di partecipazione 
siano necessane affinche 1'Universita cessi di essere un 
ocorpo separaton e modifichi la propria funzione sociale in 
rapporto con le esigenze della programmazione terntonale e 
regionale; 2) come applicazione esemplare di quella conce 
zidne della « regione aperta». che fa della consultazione di 
base la premessa di ogni discussione e dehberazione del 
l'assemblea reg.onale 

m. I. 

Una « leggina », la ormal famosa a 820 » del febbraio 1971, 
che si occupava di ben allre cose (alcune norme sul recluia-
mento del maestri), ha introdotio ufficialmente per la prima 
volta nella storia del nostro sistema scolastico, sia pure di 
straforo, il concetto o meglio la possibility della scuola a pieno 
tempo. In verita. come hanno precisato successive circolari 
ministeriali. si tratta soltan-
to di una cauta « sperimenta 
zione » limitata a non piu di 
duemila classi elementari. poi 
circa 50 mila bambini. cio£ 
l'l %: una goccia nel mare 
della scuola italiana. 

T/improvvisazione e la SJ 
perficialita con cui e stato 
dato il via all'iniziativa hannn 
determinate tutta una serie di 
difficolta ed errori. tali da 
far sorgere il sospetto che la 
situazione di caos non sia 
oasuale, ma voluta al fine di 
seppellire sotto un fallinvn 
to quella che e una delle 
fondamentali esigenze di n 
forma. Ed e anzi un miracolo 
se le cose non sono andale 
addirittura peggio. date !o 
premesse. La frequenza nel-
l'orario pomeridiano non e ob-
bligatoria: il servizio di mensa 
e facoltativo e in ogni caso 
affidato ai Patronati scolasii 
ci: la fornitura di attrezzature 
e sussidi e lasciata alle di 
sponibilita locali: non e pre-
vista alcuna forma di coor-ll 
namento e verifiche nazionn-
li se non quelle burocraticie 
degli ispettori centrali; il tu» 
to e poi subordmato all'ev 
stenza di favorevoli condizio 
ni edilizie. 

In pratica e successo che, 
tranne laddove lo spirito di 
iniziativa e di sacrificio degli 
insegnanti ha consentito d-
vincere gli innumerevoli osta 
coli. la « sperimentazione » si 
e ridotta ad una aggiunti 
di orano. di personale e di 
spese. senza alcuna integrazio 
ne reale delle attivita didai 
tiche del mattino e del po-
meriggio e degli apporti dei 
diversi insegnanti. senza al
cuna programmazione eduea 
tiva. senza alcuna apertura di 
gestione alle forze politiche. a'. 
sindacati, agli Enti locali. ai 
quartieri. ecc . che non fosst* 
la partecipazione formale di 
qualche rappresentante delle 
famiglie. Sul ceppo immutato 
della tradizionale routine di 
dattica si e innestato un dopj 
scuola di Stato. 

Nuovi principii 
per la didattica 

Il movimento operaio e 
democratico — il quale sa 
distinguere tempo pieno d=» 
tempo lungo e non vuole oer 
tamente una prigione a tempo 
pieno per i ragazzi — ha posto 
la scuola a tempo pieno tra 
gli obiettivi fondamentali del
ta sua politica di riforma sco 
lastica. Anzi. proprio nella 
definizione che esso preferi 
see. scuola completa o anche 
integrata. e contenuta una 
chiara indicazione delle fina 
lita cultural!', sociali e pedago 
giche attribuite a questa rifor 
ma. finalita che non hanno 
nulla in comune con una scuo 
la gonfiata e protungata ma 
presuppongono un nuovo mn 
do di concepire e far scuoia 

No alio sci 
per pochi 
ONEGLIA (Imperial 

I giovani dell'istituto magi 
strale « Amoretti » hanno con 
testato o le settimane bian 
che» con la parola d'ordine 
a Niente settimana bianca sul 
la testa degli studenti». cri 
ticando gmstamente In una 
assembles I'iniziativa ministe 
riale come « chiaramente di 
scrimmatoria a livello econo-
mico e sociale». 

In questa concezione il tern 
po pieno e un momento del-
l'opera di ristrutturazione del
la scuola di base per model-
tare secondo nuovi principi • 
programmi e i contenuti, le 
attivita. i rapporti interni al'j» 
nlasse, e quelli esterni con la 
comunita sociale. 

Responsabilita 
del governo 

Per questo motivo appare 
piu che mai necessario ogg 
continuare a intensificare da 
una parte 1'impegno di de-
nuncia delle responsabilita 
del Governo. che lancia dilo 
sbaraglio un'iniziativa cosi ini-
portante. magan trinceranJ') 
si dietro il comodo alibi d«l-
le carenze edilizie (quando 
dei mille miliardi del piano 
di edilizia scolastica ne sono 
stati spesi soltanto 23) o del
la mancanza di servizi colla-
terali assistenziali (quandu 
si boicotta l'azione delle lie 
gioni verso il diritto alio stu
dio. impedendo lo smantelia 
mento dei burocratici e scredi-
tati Patronati scolastici). e da 
un'altra parte lo sforzo cul
turale e pedagogico per « ricm 
pire» con proposte e pro
grammi validi il maggior tem
po educativo a disposizionp 
dei ragazzi 

D'altra parte, occorre un 
maggior impegno di lotta de> 
le forze politiche democrat! 
che. dei sindacati. delle assj 
ciazioni di massa, degli eol* 
locali. delle articolazioni ter 
ritonali di base come i coml-
tati di quartiere, ecc , per ai 
largare gli stretti varchi che 
consente l'attuale legge, per
che* siano aumentati stanzia-
menti e personale, il che favo-
rirebbe tra l'altro anche un 
allargamento dell'occupazione 
magistrate, perch6 siano pre-
disposte le condizioni idonee 
al funzionamento (edifici, 
attrezzature. sussidi, traspo** 
ti, mense, biblioteche, ecc ) , 
e per impedire che la « speri
mentazione » si risolva in 
un'altra delle tante simulazio 
ni di riforma di cui e maestra 
la DC 

Una delle vie per sventdM 
questa manovra consist* nej 
moltiplicare le espenenze se
rie e valide. cosi da raggiun-
gere un livello quantitative c 
qualitativo di realizzazione dal 
quale sia impossible tornare 
indietro. In questo senso. ux> 
compito pnmario spetta agli 
enti locali democratici nell'a?-
viare. in collaborazione con 
la scuola, esperienze di scuo
la completa. con le carte in 
regola da] punto di vista di 
dattico. pedagogico e sociale. 
attraverso un'opera di stimo-
to e promozione. Numero^e 
esperienze. di cui ha dato « 
da contmuamente notizia 
I'Unild, indicano che parec 
chi comuni hanno ben com 
preso l'importanza della posta 
in gioco e quale occasione si 
apre per cominciare a tra-
durre finalmente in realta una 
delle piu singificative richie-
ste delle masse popolari jr. 
ordine al rinnovamento del
ta scuola. 

II governo non ha alcuna 
intenzione di fare le riforme 
tanto meno queUa della scuo
la. compreso il tempo pieno. 
si tratta. altora di conquistar-
Ie. La «820». con tutti I suoi 
Iimiti e le sue ambiguita. pud 
rappresentare il terreno favo 
revole per condurre una di 
qup.-.te lotte 

Fernando Rotondo 

Anche le illustrazioni dei libri di scuola raffigurano una realta che non e quella in 
cut vive la grande maggioranza degli alunni. Quanti bambini, per esempio, hanno una 
stanza cosi addobbata e tutta per loro e quante madri contadine vanno vestite in questo modo? 

Istruttiva lettura dei t e s t i d i prima elementare 

«Sbaccellando legumi» 
e ammirando «bioccoli» 

I bambini la mattina non si svegliano, 
ma si «destano», non mangiano le mele, 
ma «I pomi», non sgranano i piselli, ma 
«sbaccellano I leguml». Un esame scru-
poloso dei trentun testi adottati questo 
anno nelle prime elementari italiane ci 
ha condotto a fare queste e molte altre 
scoperte istruttive. 

E' ovvlo che per vincere la naturale 
difficolta iniziale verso la lettura, il peda-
gogo avveduto s'ingegna ad offrire al bam
bino vocaboli che gli siano abituali, par-
ticolarmente congeniall alia sua vita quo-
tidiana. Obbedendo a questo principio, i 
primi vocaboli che « Semi » offre all'alun-
no principiante indicano oggetti con cui 
il bambino si trova in familiare consue-
tudine da mattina a sera come «elmo, 
Istrice, elica». Un quarto degli autori dei 
testi di prima elementare e. d'altra parte. 
convinto che sia Indispensabile, utile 
e facilissimo che l'alunno imparl la parola 
«bioccolo». ma evita di insegnargli a 
leggere e scrivere la parola «fabbrica». 

Del resto, accanto agli otto volumi che 
discriminano il facile bioccolo a favore 
dell'ostlca fabbrica. quasi tuttl gli altri. 
in un modo o neH'altro. ne seguono lo 
esempio. Leggendoli con cura si capisce 
che quel 18% di bambini calabresi che 
ognl anno si fa bocciare in prima ele
mentare e costituito evidentemente da 
ingrati o handicappati che non compren-
dono che per aiutarli a superare la loro 
difficolta a passare dal dialetto all'italia-
no i libri di scuola gli offrono tutto il 
necessario. 

Far intendere al bambino, fin dal primi 
giorni di lezione. che la scuola e fatta 
per lui, che e parte del suo mondo, delle 
sue esperienze e essenziale per il suo fu
ture scolastico. Cosi lasciando da parte 
il piccolo calabrese. e'e da immaginare 
come si trovera a suo agio il piccolo 
delle campagne lombarde. delle borgate 
romane, dei vlllaggi piemontesi se la mae
stra avra scelto «Pesta» e lui imparera 
subito le parole «lettiera » e « opossum »; 
altrimenti, con «II giocoliere» appren-
dera «il frinire delle cicale»: se leggera 

«Cartelle nuove» arricchira il suo voca-
bolario di parole essenziali e usatissime 
come «gerla, favella, scaleo. gheriglio, 
antennista »; se invece ha «Nuove letture 
per un anno», fin dai primi giorni di 
scuola sapra scrivere «zufolo, scorteccia-
tore. stoppie». 

Ancora piu foitunati gli alunni che ven-
gono aiutati a superare le difficolta del 
primo impatto con la scuola da testi che 
li conquistino per l'interesse e la razio-
nalita dei loro contenuti. Cosi, per esem
pio, dopo una serie di pagine dedicate 
solo a vocaboli staccati, ecco che la prima 
frase compiuta che «Paese» offre final
mente al suo piccolo lettore e «Elio e 
leale. Alleluia! Alleluia!». Se l'alunno si 
stupisce, fa malissimo, la colpa e sua. 
Cosa dovrebbe dire allora il suo coetaneo 
che ha per testo « Noi piccoli» e si trova 
come prima frase, quest'affascinante, lo-
gica affermazione «Eleonora e Anna or-
nano le aiuole. Nanni e Aurora urlano. 
'Anno orrore! ». 

I libri di prima elementare possono for-
se usare un vocabolario un po' astruso 
e frasi un tantino cervellotiche, ma in 
compenso, forniscono concetti chiari. II 
lettore di «MLllevoci» impara semplici-
sticamente che «la farfalla e un insetto 
perche ha sei zampe». quello di «II pal-
loncinow che «cascherina» e una bambi-
na che casca, quello di «Cartelle nuove» 
che «Quando le mani dei bimbi sono pu-
lite sembrano liori», quello di « I miei 
tesoriw che il Signore punisce le cattive 
azioni «E per questa ragione Tape, dopo 
che ha punto, muore». 

Lo sciocchezzaio potrebbe continuare, 
perchfe di esempi da portare ce ne sono 
ancora molti, ma vale la pena proseguire 
l'esame dei 31 libri di testo della I ele
mentare adottando altri «modi» di let
tura, che ci aiutino a verificare come la 
stupidita e ignoranza non siano cosi in-
nocue come appaiono a prima vista. 

Marisa Musu 
(continua) 

Perche a Pistoia si va a scuola volentieri 
PISTOIA. 17 

Gia dall'anno scorso. con prosecuzione 
quest'anno. ha avuto miz:o una prima 
esper.enza di scuo.a a pieno tempo, in 
due pleasi scolastici situati in zone di 
verse della cilia, uno nel centro stonco 
uno alia penleria Pare scuola a pienr 
tempo ha s;>»nif:cato proporre un nuove 
tipo di scuola che rompa con I'lmposta 
zione tradiz:onale ed antiquata del.e le 
ziom tenute al matuno da una inse 
gnante. se^uite dal doposcuola pomer. 
d:ano facoltativo e destinato a faiiire pe: 
la frattura che viene a crearsi noli'azion* 
ef*ucativa 

II principio su cui si imposla quest*. 
nuova scuo.a e quello di favorire e se 
guire lo sviluppo intelleltua.e di ogn, 
ragazzo demolendo gli antichi concett 
della clause della sudd:visione m matene 
delle quantita di nozioni appre.se de. vo 
to e dc.la patella S; e voluto creare ur 
ambiente apertf> allVspenenza esterna 
che offrisse ai rai?a7zi un terreno fer 
U e per maturare le loro capacita ZT.V 
che e le loro mclina/'oni e che fos.v 
uno sumo.o p»'i In .orn crcat vita ed un. 
prima lorma di partecipaz'one al a viu 
comunitana I.'esp<*rimpnto e stato at 
tuato nella scuo.a elementare di Villag 
gio Belvedere e nella scuola elementarf 
di via dei Cancellien ed e nato dalla 
collaboraz.one tra le aulonta scolastiche 
ed il Comune, con la partecipazione di 
Insegnanti, dipendenti da entrambe le 
ammlnistrazloni. 

AI Villaggio Belvedere gli alunni inte 
ressati sono oltre 170 divisi in 8 classi 
con insegnanti statali e comunah pei 
ogni gruppo di ragazzi A quest! si sonc 
dggiunti docenti di musica. inglese. edu 
cazione fisica e nuoto che hanno Iavorat< 
m ogni clause 

In via Cancellierl i ragazzi mteressat 
sono oltre 180. suddlvisi in 6 classi cor. 
•n^egnanti statali e comunali e anche qu 
con I'integrazione delle attivita dell'in 
segnamento dell'inelese. della musica 
lell'educazione fisica e del nuoto L'ora 
no scolastico In entrambe le scuole £ 
stato esteso fino alle ore 17 del pome 
nggio dalle ore 8 del mattino La vita 
del pieno tempo si e articolata seconds 
e necessita di ciascuna scuola. con In 
formazinne di gruppi liberi di lavoro 
con 1'aggregazione dl ragazzi anche d 
•lassi diverse, massi dallo stesso inte 
'esse per quella particolare attivita Ir 
questo modo si e verificata la contem 
•wraneita dl attivita diverse senza I. 
•.ucccssinne tradizionale di attivita inte. 
lettuali al mattino e attivita manuali a 
jomenggio Si sono effettuate frequcni 
visite a luoght dl lavoro. e qui l ragazz 
nanno trovato notevoll spunti per una 
vera e reale conoscenza del mondr 
esterno 

La vislta ad una tlpografia ha offerto 
1'occaslone per lo studio della storia del 
la stampa; la vlsita alia caserma dei vi 
gill del fuoco ha dato awio ad un di-
Morso suU'acqua, sul fuoco, ecc; In hi-

buoteca i ragazzi. attraverso la consul 
tazione di antichi manoscntti. hanno 
potuto ripercorrere megho la storia della 
civilta Si sono avutl incontri con ragaz 
zl handicappati. spastici e subnormali. 
si sono reahzzate visite ad Istituti scola 
stici supenori, incontri coi vigil! urbani 
- con relativa discussione sui problemi 
del traffico - visita alia cantina sociale 
ed alia centrale del Iatte. a fabbriche. 
partecipazione ai lavon del Consiglio 
Comunale Sono state altresl maturate 
esperienze nuove I ragazzi hanno assi 
stito a concert! e spettacoli del tea tro 
-omunale Manzoni. 

Tutta questa attivita externa, l'interes 
se nuovo che ha destato nei ragazzi, le 
loro reazloni. l'accumulo di un diverso 
jatrimomo conoscitivo e lo stimolo ad 
jna piu personale interpretazione dei 
fatti. hanno fatto discutere ed hanno 
proiettato i loro effetti sulle famiglie e 
sulla popolazione La maggiore capacita 
i\ espressione del ragazzi. il lore aprirsi 
\d interrogativi contmui hanno influito 
sulle famiglie che hanno potuto misurare 
la differenza dl impostazione e di matu 
razione e qulndi dl «risultati» fra la 
scuola tradizionale e quella a pieno 
tempo 

Un altro aspetto innovativo della nostra 
isperienza e stato il rapporto scuola-famt-
glia-popolazione. Senza essere ancora ar-
rivati ad awlare vere e proprie espe
rienze dl gestione sociale, si sono pert 
gia fatti decislvl pass! avantl nello svi-

luppare un discorso sulla scuola nel 
quale il ruolo dei genitori e della popo 
lazione non fosse di semplice contorno 
Nella scuola a pieno tempo ! genitori 
hanno frequentemente partecipato a riu 
nioni di lavoro e di esame dell'attivita 
svolta, e tutti si sono sentiti interessati. 
ed hanno parlato anche coloro che in 
genere non avevano mai aperto bocca. 
che si sentivano prima estraniati. 

Si sono svolte periodiche assemble*-
pubbliche. Ha prestato la sua opera, a 
fianco degli insegnanti. anche una equi 
pe psicopedagogica comunale contribuen 
do al superamento di varie difficolta. sia 
dl ordine scolastico che sociale, manife 
states! talora nei rapporti con la popo 
lazione AU'inizio dell'anno infatti e'era 
stata un po' di diffidenza da parte d. 
alcuni genitori sulla positivita della 
scuola a pieno tempo, e solo In un se 
condo tempo ess! sono stati conquistati 
dalla positivita dei risultati. 

II contribute deH'amministrazlone co 
munale per la riuscita deU'espenment© e 
stato fondamentale: il Comune oltre al 
personale insegnante. alia equipe psico 
pedagogica, al personale inserviente, ha 
messo a disposizione una considerevole 
clfra per I'acquisto di materiale didatti-
co, si e impegnato neH'adempimento dei 
servizi di refezioni e di trasporto degli 
alunni con gll scuolabus per una spesa 
dell'ordlne dl diverse declne dl milioni. 
Tra pochi giorni inlziera una nuova espe-
rienza, il prosslmo Inizio della scuola 

a pieno tempo nella frazione di Ponte 
nuovo in due edifici nuovi che offrono 
percio notevoli garanzie ambientali, alia 
luce delle esperienze precedent! di in 
contri e di riflessioni tale da rapprescn 
tare qualcosa di piu completo e rispon 
dente al significato del pieno tempo 
Questa scuola dovra ospitare tutti i ra
gazzi che risiedono in quella zona, senza 
nessuna esclusione. superando i cnteri 
di emarginazione che possono aveme 
fatti relegare alcuni, e di fatto ce ne 
sono, in istituti o scuole speciali. Rea 
lizzare questa apertura vuol dire portare 
avanti un discorso alternativo nei con
front! di quelli che sono i fini della 
educazione. dell'organizzazione scolasti
ca, della impostazione metodologica ed 
avere a disposizione una equipe di ope
ratori con specifiche competenze, parti-
colarmente sensibilizzati in queste dire-
zionl e capaci di seguire tutti i bambini. 
anche con interventi terapeutici. 

Su questo argomento, essenziale per 
la giusta impostazione del «tempo pie 
io». tomeremo piu particolareggiata 
mente in una prossima occasione. Basti 
per ora ribadire la nostra convinzione 
che una struttura scolastica mutata, co
me sara per esempio quella di Ponte-
nuovo, aprira una nuova strada anche 
per l'inserimento degli handicappati nel 
resto della comunita. 

RENZO BAROELL1 
atstssore alia Pubbllca Islmzlone 

del cotnuna di Pistoia 

Lettere— 
all9 Unitec 

Tutto il sostegno 
per la pace 
nel Vietnam 
Caro direttore, 

nel comunicarti che in data 
5 gennalo 1973 abbiamo spe-
dito all'amministrazione de 
l'Unita la somma di lire 25.500 
da destinarsi agli aiuti ai com-
pagni vietnamtti che combat-
tono contro gli aggressori a-
mericani, desideriamo infor-
marti sulle circostanze nelle 
quail abbiamo raccolto tale 
somma. E' stato un contribu-
to che spontaneamente i 
compagnl della nostra sezlo-
ne hanno dato nel corso di 
una manilestazione contro i 
bombardamenti americanl e 
per la pace nel Vietnam, nel
la quale tutti hanno voluto 
testimoniare sia con la loro 
presenza alia manifestazlone, 
sia con il versamento del lo
ro piccolo contributo, la sen-
sibilita del comunisti e degli 
abitanti della nostra cittadi-
na verso il problema della 
pace, e 1'impegno a sostenere 
il glorloso popolo vietnamita 
che combatte contro I'impe-
rialismo statunitense. 

Purtroppo, come puol valu-
tare, non si tratta di una 
grossa somma, ma per i co
munisti ed i democratici di 
Santeramo essa ha un gran
de valore se si pensa che il 
Comune e molto povero e dis-
sanguato dall'emigrazione e 
molte volte versare solo 200 
lire significa privare la pro
pria Jamiglia del necessario. 
Grande e stato 1'impegno dei 
giovani in questa manifesta-
zione che ha condannato net-
tamente I'ambiguita del gover
no italiano nei confronti del 
comportamento di Nixon. I 
comunisti di Santeramo si im-
pegnano con tutti i loro mez
zi a sostenere il popolo viet
namita. 

Fraternl saluti. 
ERASMO D'AMBROSIO 
per la Sezione del PCI 
di Santeramo (Bar!) 

Egregio direttore, 
colui che in occasione delle 

elezioni presidenziali america-
ne lancib il Jamoso slogan 
pubblicato sotto la foto di 
Nixon: «Comprereste una 
macchina usata da un uomo 
con una faccia cosi?», aveva 
visto giusto. Gli elettori ame
ricanl ed il mondo tutto, com
preso chi scrive, avevano di 
certo rifiutato quel giudizio, 
attenuando assai la loro anti-
patia per quella faccia, dopo 
i sensazionali viaggi in Cina 
e in URSS, ed ancora di piu 
dopo quella affermazione — 
«la pace e a portata di ma-
no » — di Kissinger. Invece lo 
uomo politico si e rivelato per 
quello che e: un imbroglione. 

Quell'uomo dalla faccia da 
cui nessuno comprerebbe nep-
pure aun'auto usatatt, si e 
preso I'arbitrio di imbroglia-
re gli elettori americani e il 
mondo intero. Ordinando i 
barbari bombardamenti a tap-
peto sul Nord Vietnam, in 
barba all'esecrazlone di tutto 
il mondo civile, quell'uomo 
dalla brutta faccia ha dimo-
strato di essere un cinico cru-
dele, indegno di rappresenta
re una grande nazione qual e 
I'America del Nord. 

GINO DE CONTI 
(Ramacca - Catania) 

Altre lettere in cui si con-
dannano i feroci bombarda
menti americani sul Vietnam 
e si critica l'ambiguo atteggia-
mento dei governanti italiani, 
ci sono state scritte da: An-
gelo PASSANI, Milano; Maria 
A. BUBNICH, Roma; Seba-
stiano DI BELLA, Giarre (Ca
tania); Carlo S., Quarona 
(Vercelli); Bruno CARDANI. 
Napoli; Nicolo NOLI, Genova 
(che auspica un riawicina-
mento tra aMosca e Pechino, 
almeno sino alia conclusione 
della pace e il ritiro comple
to dell'apparato bellico USA 
da quel martoriato Paesea); 
Ernesto MARTINI, Bologna. 

Le discriminazioni 
per Paccesso alle 
carriere militari 
Signor direttore, 

da tempo insisto senza soste 
perche si proceda ad una ve
ra democratizzazione degli or-
dinamenti militari. Sono in-
formato che in questi ulti-
mi anni si sono operati dei 
girt di vite alia disciplina, in-
tensiflcando la vigilanza sul 
personale classificato in un 
carteggio <r riserrato », ad ope
ra del StO (Servizio informa-
zioni operatito). J partiti de
mocratici di sinistra non do-
vrebbero indugiare. Tra l'al
tro, siccome pare si stia per 
procedere ad una riduzione 
degli organici e ad un rior-
dinamento delle carriere degli 
vfficiaU, sarebbe piu che mai 
necessario intervenire per im
pedire che tra gli ufficiali ven-
gano proprio mandati a casa 
coloro che hanno dimostralo 
fedelta alle istituzioni demo
cratiche. 

Ancora una questione, ri-
gvardante il reclutamento. Af-
fidare ai carabinieri — come 
accade attualmente — il giu
dizio sul reclutamento, signi
fica favorire, per I'accesso al
le carriere militari, i giovani 
di destra. Anche gli esami di 
idoneita per poter accedere 
alle scuole e alle accademie 
militari, sono influenzati dal
le informazioni ricevute dai 
carabinieri. Questo criteria si 
applica per i candidati alle 
carriere di ufficiali e sottuf-
ficialt delle Forze Annate, e 
con maggior rigore nel re
clutamento per i corpi di po-
lizia. A mio parere, si po
trebbe proporre che il giudi
zio sui candidati venga nchie-
sto non ai carabinieri, ma ad 
apposite commission'! comuna
li. Stiamo attenti, e piii che 
mai necessario un effeltivo 
controllo in questo campo de-
Ucato della vita nazionale, 
perchk tali istituzioni sono 
sempre esposte a gravl peri-
coll. 

ELIGIO CASTI 
(Cagliari) 

Perche abbiamo 
lasciato i «grup. 
petti» e siamo 
entrati nel PCI 
Cara Unlta, 

siamo un gruppo di gio
vani compagni che per di
versi motivi, sull'onda dell* 
lotte del '68, abbiaino milita-
to in una formazione extra-
parlamentare di sinistra. /I 
lavoro all'interno di questo 
gruppo cl ha lasciati profon-
damente delusi. Gira e rigira, 
ci siamo accorti che la lii.ea 
portata avanti aveva princi-
palmente una sola caratteri-
stica: la lotta contro il PCI, 
Dietro la fraseologia pseu-
do - rivoluzionaria, i discorsi 
demagogici e roboanti, le di-
rettive estremistiche ed ir-
realizzabili, si nascondeva in 
verita un'incapacita politica 
di comprendere la realta cir
costante, un vuoto culturale, 
e tutto si riduceva in un at-
tivismo spicciolo con una ca-
ratterizzazione piccolo •> bor-
ghese. 

Tuttavia, cib non significa 
che noi non comprendiamo la 
genesi di questi gruppetti, in 
parte determinata dalla ra-
dicalizzazione della lotta di 
classe, dall'acuirsi delle con-
traddizioni, dalle disfunzioni 
che a volte si sono verificate 
nel partita. Ma, attraverso 
quesa esperienza che not non 
rinneghiamo e che pur ci k 
stata di qualche utilita, ed 
attraverso una piu puntualo 
analisi marxista, ci siamo ac
corti che oggettivamente i 
gruppi — in buona o catliva 
fede che sia — fanno il gio
co della borghesia e delle for
ze piu conservatrici e reazio-
narie del 7iostro Paese. 

In seguito a cib, abbiamo 
riconsiderato tutta Vespe-
rienza storica del PCI, da 
Gramsci fino ad oggi, e si 
pub dire che per la prima 
volta siamo riusciti a com
prendere lo spirito della li-
nea del PCI, una linea pro-
fondamente realistica e le
gato alle esigenze delle mas
se lavoratrici. Ci siamo av-
vicinati al partito con umil-
ta ed abbiamo lavorato al
l'interno, cominciando con la 
diffusione del giornale. Og
gi siamo piu maturi ed ab
biamo deciso di militare nel 
PCI, iscrivendoci alia sezio
ne «A. Gramsci». Ricono-
sciamo nel PCI I'unico e au-
tentico partito comunista 
della classe operaia in Ita
lia, I'unico partito che pub 
guidare la classe operaia ed 
i suoi alleati alia conquista 
del potere ed al socialismo. 

Saluti comunisti. 
ANTONIO IERACA* 
ANTONIO MANCINI 

ed altre cinque flrme 
(Reggio Calabria) 

Perche il governo 
tace sulla legge 
per i combattenti? 
Egregio direttore, 

i giornali del 16 e 17 di-
cembre hanno dato notizia 
della designazione dei parla-
mentari della commissione 
Affari Costituzionali della Ca
mera che dovrebbero etabo-
rare un testo unico di legge 
su una ventina di proposte 
presentate dai vari partiti per 
i benefici pensionisttct agli ex 
combattenti dipendenti da a-
ziende private ed autonomi. 

A quasi tre anni dalla ema-
nazione della legge 336 a fa
vore degli ex combattenti e 
assimilati del pubblico impie-
go, era ora che qualcosa si 
muovesse onde eliminare quel-
Venorme disparita fra i com-
ponenti di una stessa fami-
glia: gli ex combattenti. Avrei 
piacere di sapere anche a na
me di tanti commilitoni (in 
ansiosa attesa che sia sana-
to questo stato di cose) a che 
punto sono i lavori della com
missione, dato la grancassa 
fumosa dei giornali d'infor-
mazione filogovernativi. 

Ringrazio sentitamente. 
ANDREA ANDALO' 

(Bologna) 

II Comitato ristretto, nomi-
nato in seno alia 1* Commis
sione della Camera, ha tenuto 
una sola riunione e, percio, 
non ha ancora affrontato nea-
suna delle questioni che so
no collegate alia estensiona 
dei benefici della legge 336. 
Esistono numerose proposte 
di legge (una quarantina) del
le diverse parti politiche. II 
nostro gnippo ha presentato 
un testo organico (proposta 
1064) piuttosto che una sfil-
za di propostine che affron-
tano aspetti singoli del pro
blema (come hanno fatto in 
particolare DC e destre) • 
che finiscono per ingenerara 
una notevole confusione e pre-
starsi a tutte le possibili ma-
novre. 

Alio stato dei fatti non a 
ancora possibile dire qual a 
l'intendimento reale di altri 
gruppi o del governo, che ta
ce e intanto fa circolare la 
voce di essere contrario a ti-
rar fuori i quattrini (che e 
quanto dire di essere contra
rio alia estensione della 336). 
Per parte nostra abbiamo det-
to con tutta chiarezza che 
non e assolutamente ammissi-
bile la discriminazione attual
mente esistente tra ex combat
tenti ed opereremo per dare 
piena attuazione ad un voto 
del Parlamento del maggio 
1970, sia perche questo e giu
sto sul piano politico e cor-
risponde ad un principio di 
giustizia, sia perche la nor
ma costituzionale sulla panta 
dei cittadini deve essere at-
fermata Indipendentemente 
dalla appartenenza o meno 
alia pubblica ammmistra-
zlone. 

UGO VETERE 
(deputato del PCI) 

http://appre.se

