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Un'alternativa 
concreta contro 
la repressione 

Al « rif lusso disciplinare » nelle scuole e urgente 
dare una risposta - Necessaria un'immediata ini-
ziativa di massa - La proposta di legge del PCI 

Al liceo a Beccarla » di Ml-
lano uno studente e stato 
espulso da tutte le scuole 
della Repubbllca per avere 
espresso un gludlzio politi
co sul preside. Sempre per 
ricordare soltanto Milano — 
ma episodi analoghi si sono 
verlficatl nelle ultlme settl-
mane In tutto 11 paese — al-
l'VIIl Liceo sono state s>o-
spese lntere classi ed e inter-
venuta ripetutamente la poil-
zia. Al Liceo civlco serale 
« Carduccl » 11 preside ha chia-
mato la polizla come rispo
sta alia protesta degil alun-
nl per 11 trasferimento della 
scuola ad altra sede. ad an
no scolastlco tnlziato, e alia 
nchiesta di riunlrsi in as-
semblea. 

In qualche sltuazione pos-
6ono anche essere emerse ten-
taziom dl sapore estremistico 
e posizioni infantlli. Ma nel-
l'insieme 11 movimento degll 
studentl si e sviluppato nel-
la direzlone glusta dl rottu-
ra di rapporti autoritarl e del-
l'isolamento della scuola. Es-
so rlvela un reale dlsagio, rl-
flette condizioni di studio e 
dl coerclzlone spesso lnsoste-
niblli. mentre viene In luce. 
d'altra parte, la Incapacity dl 

chl dlrige la scuola dl offrl 
re soluzlonl positive al pre 
sente stato di tenslone 

Alia Commtssione Pubblica 
Istruzlone del Senato. ad 
esempio, nel corso dellq dl-
scussione sullo stato g:urldl-
co degll lnsegnantl, alcuni 
esponentl demncristlanl han 
no espresso la loro soddlsfa-
zlone per II nuovo testo dl 
legge approvato dalla Came
ra (peggioratlvo rispetto a 
quello della precedente legl-
slatura). a propo.sito del mag 
glor potere previsto per I ca-
pl dl istituto e hanno avuto 
parole dl avversione — spes
so avanzate con tono da «cro 
data » — circa la presenza e 
parteclpazlone all'lnternn del
la scuola dl forze rappresen-
tatlve della vita soriale orsa-
nizzata (sindacatl. entl loca 
11. e c o . la presenza dt stu 
denti nel consign dl Istituto 
Inopportuna infine e stata 
definlta la parteclpazlone de
gll studentl al consign dl di-
scipllna. 

Per 1 docentl e stato chle-
sto che le assemblee si svol-
gano soltanto fuor! dell'ora 
rio scolastlco: una poslzlone 
plu arretrata rispetto a dlrit-
tl gia acqulsitl per gll altrl 

Sospensioni e «5> 
in condotta nelle 
scuole di Ragusa 

Uno studente sospeso per un anno per • insubor-
dinazione * - II cinque in condotta alle alunne del 
magistrale definito dal preside « un provvedimen-
to di clemenza » - Una lettera ai genitori 

RAGTJ. A, gennaio 
Uno studente sospeso per 

un anno dalle lezioni all'Isti-
tuto Tecnico per Geometri dl 
Modica. II • grave provvedl-
mento e stato adottato con 
strettissima maggioranza dal 
consiglio dl istituto nella se-
duta dell'altro mercoledl, nel 
confronti di Giuseppe Rizza, 
20 anni, iscritto alia 4. clas-
se. Un vero processo, che si 
e concluso con l'applicazione 
di un regolamento fascista 
del 1925. Rizza e stato giudi-
cato reo di «insubordinazio-
ne» per aver dato voce alia 
protesta — espressa del resto 
in modo del tutto blando — 
di tutta la sua classe contro 
11 professore dl religione, 11 
cappuccino padre Ferdinando, 
che aveva ingiunto ad uno 
studente dl abbandonare l'au-
la. Esaminato il curriculum 
dello studente. sentite le sue 
ragionl, 11 Consiglio dl Istitu
to ha votato tre volte, vaglian-
do una per una punizioni dl 
vario grado: alia votazione di 
« ballottaggio » e stata appro-
vata la piu grave, con 29 votl 
contro 27! I compagni di clas
se, solidali con Rizza, sono 
stati condannati a 5 glorni dl 
sospenstone dalle lezioni. a 
turno. 

Ne e questa la sola misura 
repressiva presa in questo ul
timo periodo. 

II compagno Armenia, della 
FGCI di Modica, e stato espul
so per tre glorni dall'Istituto 
Tecnico Agrario, per aver osa-
to esprimere il suo disappun-
to al Preside che notificava 
una sfilza di voti di condotta 
punitivi. 

II Preside del Magistrale di 
Modica invece ha inviato at 
genitori delle sue alunne che 
il 3 gennaio avevano diserta-
to in massa le lezioni. as-
sociandosi a tutti 1 loro colle-
ghi modicani, una Ietterina 
cost congegnata: 

«Egregio Signore, 6 con 
profondo dolore che mi rivol-
go a Lei nella Sua qualita 
di padre. L'atto odiemo di in-

disciplina di sua figlia, com-
messo con leggerezza sot-
traendosi ingiustificatamente 
alle lezioni. si qualiflca tra i 
"Fatti che turbano il regola-
re andamento della scuola" 
ed importa gravi sanzioni dl-
sciplinarl. Tuttavla 11 Colle-
glo del Professori ha voluto 
adottare un prowedimento di 
clemenza. al fine di evltare 
sospensioni che avrebbero de-
terminato la perdita di altrl 
giomi di iezione. limltandosi 
ad assegnare 5 (cinque) in 
condotta in occasione degll 
scrutini del I quadrimestre. 
Sento il dovere di informarla 
e di renderla edotta che una 
ulteriore infrazione avrebbe 
conseguenze gravi e potrebbe 
causare la perdita dell'anno 
scolastlco ». 

Alberto Spampinato 

A RIVOLI 

La Giunta 
comunale 
solidarizza 

con studenti 
e professori 

A Rivoll (Torino) una pronta 
e ampia riiposta di massa ha 
mobilitato studenti, insegnanti, 
amminislratori comunali. i lin-
dacati contro il gc*to di re
pressione di un preside. I I pre
side dell'istituto tecnico indu-
striale Peano aveva fatto sgom-
berare la scuola dai carabinie-
ri per interrompere una demo-
mocratica discussione che gli 
studenti stavano conducendo 
divisi in collettivl. Nel corso 
dell'azione i carabinieri aveva
no ftrmato 7 studenti • invi-
tato alia tenenza un proles-
sore. La Giunta comunale ha 
espresso in un comunicato la 
sua condanna per I'iniziativa 
autoritaria e studenti e pro
fessori hanno scioperato. 

[segnalazioni 
G. NONVEILLER. «Didattica deil'educazione 

artistica», ed. Canova, Treviso, pagine 
375, L 3.500 

Non bisogna aspettarsi che il disegno o la costruzione plastica 
dell'alunno di scuola media siano opere d ane. perche tab « pro-
dotti t hanno una diversa funzione. per il pre adolescenle: non di 
comunicazione estetica ma di espressione. di liberazione psn-ologica 
Percid al punto di vista estetico (che, per lottare contro il con 
formismo, porta all'tdoleggiamento dell'arte « ingenua s e t primi 
tiva ») bisogna sostituire — dice I'A. — un punto di vista ps'coio-
gico. L'insegnante deve conoscere I'uso del disegno come test di 
personality o di intelligenza. se vuole « iejigcre » il di«egno e co 
glierne < 1'aspetto sigmficante al di la delle strulture figurali» 
L'A. da appunto un'informazione in proposilo; espone le nrer 
che sulla crcativita e sul rapporto creativity intelligenza: in par 
ticolare e interessato alia spiegazione del disegno in termini per 
cettivi. di operazioni concrete, e aH'intreccio dei fatton cogmtivi 
• inconsci. 

NUFFIELD, « Scienze integrate », Quaderni gut-
da n. 1-2-3, Fogli di istruzioni, ed. Zani-
chelli, L 1.700 

L'insegnamento delle sctenze. secondo il progetto Nuffield, non 
segue I'ordine tradizionale delle «discipline»; si basa sull'osser-
vazione della realta circostante. sollecita I'attenzione, porta a guar 
dare meglio. a misurare. a fare I'espenmento. ad allargare il cam 
po visuale, ad esplorare. Lo studio di un fenomcno comports poi 
una serie di problcmi tecnici. che i ragazzi imparano a nsolvere: 
bisogna costruire una « macchina per pesare » (e con una iannuc 
cia si pu6 costruire una bilancia di precisione). bisogna hssare le 
fasi del movimento deU'animale (e si comincia coi sisierni piu 
artigianali, prima di pensare alia proiezione al ralleniaiore). 
prima di usare il microscopio si impara « cor..e cuitruiri. una 'ente 
a mano>. ecc. In effetti. solo nel costanie intreceio di osserva 
zione, misurazione. soluzione tccnica. si costruisce nci ragazzi una 
mentalita scientifica (che dovrebbe essere uno degli obbiettivi fon-
damentali della scuala media). Interessante in particolare il qua-
aferno (< opzionale >) sulla riproduzione sessuata: e sulla base di 
ajuesta passione per I'osservazione attenta e metodica che viene 
affrontata anche 1'educazione sessuale. 

m. I. 

dlpendentl del pubbltco tm-
plego 

Nella scuola e nel paese lo 
scontro sul temi della demo-
crazia e qulndi assal aspro e 
acuto Alia glusta reazione dl 
studenti e docentl contro me-
todl, forme dl organlzzazlone 
e dl governo che appalono 
sempre piu superatl e anacro-
nistlcl. si risponde da parte 
delle autorita prevalentemen-
te con mlsure disciplinary de 
clsloni ammlnistrative. Inter-
venti pollzleschi E la vera 
radice di questo scontro sta, 
ancora una volta, nel con 
trasto sempre piu accentua-
to tra evoluzlone della real
ta sociale e Immobllita. ri
spetto ad essa. della struttu-
ra scolastlca 

E' evidente che questo con 
trasto pu6 essere superato 
prima dl tutto neU'ambito 
dl una linea generale dl rlfor-
ma. anche. e soprattutto dl 
Indlrizzl culturall e dl pro-
grammi. e non soltanto con 
mlsure polltlco-organlzzatlve, 
tendentl a modlflcare in senso 
democratlco 11 governo della 
scuola Purtuttavla in una sl
tuazione deterlorata come 
quella dl oggi non pu6 piu es 
sere rlnvlata 1'eslgenza anche 
dl provvedlmenti urgenti e 
dl lnizlative dl legge capacl 
dl fissare subito norme pre
cise per una nuova democra-
zia scolastlca. 

E' questo 11 senso del dise
gno di legge presentato nel 
movembre scorso dai senato-
ri comunisti per a 1'eserclzlo 
del diritti democraticl nella 
scuola ». 

Coerentemente con questl 
obiettivi e stato richiesto da 
deputati e senatorl comuni
sti. gia nel corso della di 
scussione sullo stato giurldi-
co degli insegnanti. che tut 
te le norme della legge che ri-
tiuardano gll orsani dl guver 
no. dlvengano subito operantl, 
immediatamente precettive 
Attendere infattl I provvedl
menti delegati del governo. 
significherebbe rinviare anco
ra, almeno di un anno, qua-
lunque modifica anche par-
ziale della vita scolastica: isti-
tuzione di organi collegiali, 
parteclpazlone ad essi di for
ze a esterne >, dirltto di as-
semblea degli studenti. parte-
cipazione degll alunnl agll or
gani di direzione della scuo
la, ecc. 

La poslzione del nostro Par-
tlto non e mai stata quella 
di volere nella scuola lo scon
tro politico permanente e ab 
biamo sempre combattuto po 
sizionl puramente negative e 
nulliste Ma vogllamo ferma-
mente combattere anche 11 di
segno. ormal evidente e pe-
sante, del governo e delle au
torita della scuola, di blocca-
re il movimento rinnovato-
re di studenti e docentl 

Un modo dl vincere que
sta battaglla e anche quel
lo dl accompagnare alia lot-
ta per la ri forma organica. 
una Immediata inlzlativa dl 
ma-ssa sui temi della demo-
crazla nella scuola, definen-
done per legge i puntl con 
creti e irrinunclabill Innan-
zitutto abrogazione delle nor
me disciplinari fasclste e poi 
diritto di assemblea di stu 
denti e lnsegnantl. diritto de
gli studentl all'autonoma di
scussione ed elaborazione sui 
problem! della didattica e 
della sperimentazione. modi 
di parteclpazlone alia direzio
ne della scuola delle forze 
che esprimono la vita comu-
nltaria: tutto c!6 deve pog 
glare anche su moment! pre 
cisl di organlzzazlone 

Non si tratta di tornare 
tndletro. per quanto riguar-
da ad esempio oli studenti 
alle superate esperlenze del
le rappresentanze ET urgen 
te Invece affermare nella scuo
la. contro tentazioni sponta 
neistiche e Inconcludentl. re-
gole e strumentl per una in-
cLslva parteclpazlone del glo-
vanl Oi qui le proposte del
la legge comunista: assemblee 
degli studentl anche durante 
I'orarlo di Iezione. ma in nu-
mero limitato di ore; richie-
sta di assemblea per inlzlati
va di almeno un decimo de 
gll studenti; eleztone <ii un 
ufficto di presidenza dell'as-
semblea con II compito di 
convocarla e di stabil:rne da 
ta, ora e luogo Possibllla d*. 
partecipazione a tutte le at 
tivita promosse dagli studen
tl di specialist! esponenti di 
parti ti. slndacalistl. compo
nent! di assemblee elettlve a 
tutti 1 HvelH; diritto dl as-
^emblea per il personale do-
cente e non docente anche 
durante I'orano scolastlco 
per non piu dl 10 ore annua-
11. ecc Sono questl solo al 
cunt articoli del nostro dise 
gno di legge che vogl'.ono na 
re una risposta immediata al 
disasio della scuola. alia f>m 
sapevolezza nuova dl studen 
tt e insegnanti. la quale si 
sconlra nelle istltuzionl edu
cative con la piu *rretrata 
delle nostre strutture clvlH. 

Nella prospettlva dt rifor 
me organlche, e necessario 
affrettare i tempi, antlcipar-
ne t puntl di una organi zza-
zione democratica della 
scuola 

L'aituale travagllo dl mol 
tl Istltutl deve potersl tra 
durre subito In reale movl 
mento 11 massa. in propo 
-m- tKisttive per le quail la 
legge ^omuntsta offre puntl 
t>rt>r;s- di rifenmento 

At tenutivi restauratoti. a 
quel In rhe il prof C5oz7er de 
flnisre «rlflusso dlscipllna 
re» al vuoto legislatlvo e 
urgente dare una risposta ed 
essa rlsultera vlncente soltan
to se sara capace dl offrire 
una concreta altematlva. 

Valarii Bonazzola 

PROSEGUENDO LA LETTURA DEI LIBRI DI 1' ELEMENTARE 

Fra «gerle» e «favelle» 
si nasconde il razzismo 

I testi di I. elementare of-
frono agli alunni non solo 
una grande abbondanza di 
< gerle > e < favelle », di 
< crucci > e < gherigli >. 
Fanno quel che possono an
che per esprimere alcuni 
concetti semplici ma fonda 
mentali. Cos! « Noi piccoli >. 
per esempio. cerca di con 
vincere il lettore seienne 
che ogni tanto deve parlare 
con Tltalia e rivolgerle fra 
si come questa: «Tu sei 
un giardino bellissimo ed io 
sono un tuo jiore. Voglio ere 
scere col profumo della bon 
ta insieme coi vxxe'x fratelli 
italiani >. « Per noi > inve
ce non va tanto per il sot-
tile e insegna bruscamente 
che < nessuna band'tera £ 
piu bella del tricolore *. 

Se un po' di nazionalismo 
non guasta. anche un po' di 
razzismo va giustamente 
somministrato. Cosi, il pic
colo lettore di « Paese > ve-
de raffigurato il bambino ci 
nese col codino, mentre quel
lo di < Per noi > si trova da 
vanti la foto di un piccolo 
negro senza scarpe e con 
gli aiiellt colorati ai piedi. 
« II finre d oro » invece e piu 
raffinato Riporta un collo 
quio fra un bambino bianco 
ed uno negro: « E' vero che 
nel vostro paese per voi e'e 
un vagone separalo nel 
treno? > chiede il bianco ed 
il negro risponde: « Si e ve
ro. Ma la giostra e rotonda 
e non possono metterci die-
tro». L'alunno dovrebbe 
percid imparare che non e'e 
di che stupirsi e meno an
cora da indignarsi se in 
qualche paese i negri viag-
giano separati dai bianchi: 
oltretutto. a sistemare ogni 
cosa. e'e la giostra che per 
fortuna e rotonda. . _ 

Lo stesso libro. del re
sto. ritiene indecoroso pre-
sentare I'Africa qual e con le 
nazioni indipendenti. le scuo 
le. le grandi citta ecc. E' 
meglio chiedere dolcemente 
al piccolo lettore: < Hai mai 
visto un moretto? Nemmeno 
sui giornali? E alia televi-
sione? > per poi fornirgli 
questo solo elemento di in 
formazione: «Sai che cosa 
janno i Sacerdoti missiona
ry e le Suore missionarie in 
paesi molto lontani? *. 

La realta del mondo che 
lo circonda e talmente as-
sente dai libri che si rivol-

gono all'alunno di 1. elemen
tare che un testo come 
c Centostorie » dove compaio-
no le case popolari. la tivu, 
i robot e i razzi appare di 
eccellente fattura. mentre 
c Cose nuove >. che scrive 
della fabbrica. delle parti 
deH'automobile. che tratta 
del problema del verde nel
le grandi citta. che porta 
disegni di negozi. di traffi 
co. ecc. spicca come un'ec 
cezione positiva e straordi 
nana. Ancor piu straordina-
ria perche e 1'unico dei 31 
testi che abbiamo esaminato 
il quale, in una delle pagine 
finah, pone al bambino que 
sta normalissima domanda: 
«Che farai durante le va-
came? Rimarrai a casa? ». 
Nella stragrande maggio 
ranza. infatti. i testi di I. ele 
mentare sono impegnati a 
fondo a presentare al bam 
bino come usuale una realta 
che non lo e. Quasi tutti per
cid dedicano le pagine finali 
a disegni di bambini felici 
che partono per le vacanze. 
< Sono felici e contenti — 
scrive < II giocoliere * — an 
che perche pensano alle bel
le vacanze. Donatella andra 
al mare. Luigi ai monti, Tul-
Ito in campagna, Fabio in 
vece andra a fare un bel 
viaggetto coi genitori *. 

II figlio del lavoratore che 
non va al mare o in monta 
gna e neppure < a fare un 
bel viaggetto» dovrebbe co-
si convincersi di essere una 
eccezione che la scuola nep
pure prevede. In compenso 
pero dovrebbe imparare. leg-
gendo « Paese > che tutti « la-
vorano e cantano perchi il 
lavoro e gioia e salute. Chi 
non lavora trova il tempo di 
pensare a cose brutte e di 

cumpierle». Se per caso 
il bambino e figlio di un ope 
raio di Porto Marghera o di 
un disoccupato pensera che 
il suo libro di testo e un po' 
bizzarro. Che tutti lavorino e 
cantino deve essere apparso 
agli autori de <t II fiore 
d'oro > eccessivamente de 
mocratico, sicche essi prov-
vedono a rimettere ciascuno 
a suo posto precisando che 
«tutti lavorano: Vingegnere 
che dirige, il muratore che 
esegue con scrupolo gli or-
dini ricevuti t>. II bambino 
deve imparare subito, del 
resto, ad apprezzare la sua 
condizione, anche se appa 
rentemente non sembra invi-
diabile. Cosi per «II fiore 
d'oro > un ragazzino « mo-
dello » dovrebbe dire: « Abi-
to in una cascina lontana. 
Devo fare tanta strada per 
recarmi a scuola. La mia ca
sa e semplice, ma il sorriso 
dei miei genitori la illumina 
e la rende bella ». Per for
tuna lo scolaro scoprira da 
solo e facilmente che bam
bini cosi ebeti non esistono 
altro che sulle pagine del 
suo libro di scuola. 

Le illustrazioni di quasi tut
ti questi 31 libri di I. ele
mentare completano I'opera. 
Gli appartamenti sono sem
pre bellissimi. i genitori ben 
vestiti e distinti, i bambini 
eleganti (si contano sulle 
dita i libri in cui manca il 
disegno di un piccolo scia-
tore disinvolto che si pavo 
neggia fomito di una per-
fetta attrezzatura). 

II bambino a sei anni in-
con tra. cosi attra verso que 
ste pagine, per la prima vol
ta la scuola. Salvo l'eccezio-
ne di tre o quattro libri di 
testo. tutti gli altri descri-

vono un mondo che non 6 il 
suo. Gli offrono un linguag-
gio che nessuno usa ne in 
famiglia, n6 in paese. ne per 
la strada; gli presentano un 
tipo di bambino,. di abita-
zione. di famiglia, di lavoro 
e di azioni che egli non co-
nosce. Per reazione, si sen-
tira estraneo. escluso, si 
convincera che la scuola e 
irganizzata non per lui, ma 
per i bambini del mondo che 
il libro descrive. Spesso ar-
rivera alia conclusione istin-
tiva di essere un sopportato. 
col quale la maestra non pud 
t perdere tempo >. 

Contemporaneamente il 
bambino si accorgera che il 
libro non lo aiuta a capire 
meglio, a sapere di piu su 
molte delle cose di cui sente 
parlare a casa, (lo sciopero. 
la fabbrica. il sindacato, i 
prezzi, i salari, ecc.) su molti 
degli argomenti che la stes-
sa televisionp gli presenta 
(dalla missione Apollo alia 
guerra nel Vietnam) e istin-
tivamente si disinteressera 
di cid cho il libro gli offre. 
Se non interverra un mae
stro esperto. aggiornato, 
aperto, se i genitori non 
avranno il tempo o la pos-
tibilita di aiutarlo la grande 
maggioranza di alunni di I. 
elemental*! troveranno nel 
libro di testo un primo ne-
mico. che assieme'alle aule 
superaffoll.'ite. ai doppi tur-
ni, ai locali inadeguati. co-
minceranno a segnare nega-
tivamente la loro < came
ra » scolastica. 

Un discorso sui libri sco-
lastici va senza dubbio mol
to oltre questo nostro esame 
dei 31 testi di I. classe. Non 
e'e motivo perd di non ini-
ziare intanto, subito, su sea-
la di quartiere. di Comune. 
di comitati di genitori. di 
sindacato scuola. di consi
glio di fabbrica. di lega con-
tadina. di Camera del lavo
ro ad esaminare innanzitutto 
i libri adottati quest'anno 
nelle elementari ed esigere 
che i piu sfacciatamente ar-
retrati dal punto di vista 
culturale. i piu antipedago-
gici vengano fin d'ora messi 
da parte per essere poi defi-
nitivamente scartati a pri-
mavera in sede di adozione 
per il prossimo anno. 

Marisa Musu 

tt immagiiiana 
icuroclc scarpe ( 

i di marguerite. 
)busro, fiima la Jj*,**^ 
chiali. ivii rac- ^ . - ^ 
ic«mi piacciono - ^ 

Gli scolari di I elementare non trovano nei loro libri di 
resto soltanto parole astruse e retoriche, insegnamenti raz-
zisti, concetti llloglci. I disegni, le vignette, le foto confribui 
scono a presentargli come normale per tutti i bambini una 
realta che e soltano patrimonio di pochi. Dalle illustrazioni 
che riportiamo e che non rappresentano affalto un'eccezione 
fra I 31 testi di I* che abbiamo esaminato — si vede che 
tipo di casa i libri propongono agli scolari e come vengono 
ritratti I genitori e i nonni. II piccolo sciatore e anche lu< 
una figura d'obbligo che compare nella grandissima maggio 
ranza dei testi e le didascalie che i'accompagnano sembrano 
fatte su misura per suscitare nel bambino la convinzione che 
quasi tutti gli alunni vadano a passare le vacanze sulla neve. 

La protesta degli allievi 
prof essionali di Brindisi 

BRINDISI, gennaio 
Git allievi del Centra di 

FOrmaztone Professtonale lex 
INAPLIi dl via S Down! 
co Savio. 7. dt Brindisi nan 
no denunciato in una iP*.;e 
ra al Presidents della Regto 
ne al Prefetto ed al D"et 
tore del Centra le condizioni 
nelle quali li si vorrebbe Tar 
studiare 

L'attivita addestratlva e 
cominciata alia meta di dl 
cembre e cid comportera o 
II prolungamento della durata 
del corso oltre le ferie esti 
ve oppure la riduzlone del 
programml di insegnamento 
scrivono 1 giovani. 

Ed aggiungono xQuelio che 
e piu grave e che quest'an
no abbiamo trovato il Cen 
tro in uno stato dl complete 
abbandono l vetn delle au 
le e delle offlctne sono tutti 
totti. II nscaldamento e spen 
to perche (dice tl dtrettorei 
non ha i soldi per comprare 
la nafta. non abbiamo ancora 
rtoevuto t libri come e con 
suetudlne di quest! Centri, 
sumo costrettt ad esegulre le 
esercltazlonl dl offlclna aen-
za I necessari Indumentl di 
lavoro, ed inoltre manca 11 
materiale delle eaercitaxioiiL 

come bombole di acetilene per 
la saldatura. elettrodi e via 
dicendo. 

Consiatiamo come i oostrt 
tstrutton si prodigano a ri
ce rca re qualche pezzo dl fer-
ro e a modlficare !e eser-
citaziom per adeguarie t quel 
poco dl materiale che riesco-
no a repenre in magazzmo; 
ma questo fino a quando po-
tra dura re? Saremo un gior-
no costrettt a portarcl il pes-
zo di ferro da casa per po-
ter eseguire le esercitazioni? ». 

La lettera continua: «Que
st'anno la mensa non funzlo-
na con grave disagio per 
quanti di noi vengono da pae
si vicini (e sono la maggior 
parte) II Dl ret to re dice che 
la mensa, se va fatta, deve 
essere fatta ruori dell'orario 
dt "ezlone e cioe dopo le ore 
14 Ora not diciamo che a 
queste condizioni la mensa 
non servirebbe a nessuno e 
non pud essere accettata. prt-
mo perche alle ore 14 II no
stra stomaco ha dlgertto da 
molto tempo la colazlone del
la mattina, e secondo, <e plu 
importante) dopo te ore 14 
non e'e alcun meno che col-
leghi 1 vaxi centri della pro-
fincla al capolooga 

Gll altrl anni cl era rtm 
Dorsato 1'abbonamento per I 
mezzi di trasporto. Quest'ajv 
no non si sa niente 

Vogliamo ricordare che noi 
abbiamo seel to questo tipo 
dt scuola proprto perche le I 
nostre famiglie non sono in 
condizioni economiche invi-
diabili e. percio. tutte queste 
plccole agevolazionl. che sem 
brano di poca importanza. so
no Invece essenziali per con 
sen tire di poter frequentare 
1 corsi di formazione pro
fesstonale 

Le nostre famiglie hanno 
rinunciato A quel piccolo con
tribute ecor.omico che pote-
vamo fomire col nostro lavo
ro presso quai-he offlclna o 
net campi. per la speranza 
dl fornlrci un a.*venire eco 
nomlco migliore 

La maggior parte dl not 
frequenta questi corsi con la 
convinzione dl poterst Insert-
re nella vita lavorativa con 
una qualiflca vallda a crear 
cl un avvenire migliore 

Ma per tutte le ragionl an-
tldette. quest'anno ci sentla-
mo defraudatl dl una glusta 
asplrazlone e lmbrogliatl per 
giunta! lmbrogliatl perche al-

l'atto della iscnzione cl aveva 
no promesso che con la Re 
gione il Centra di Formazid 
ne avrebbe fun^ionato corm-
negh anni scorsi. anzl me 
alio! 

Siamo profondamente - dt-
moraiizzati da questo state 
di cose e molt; di noi hanih 
gia rinunciato a frequentare 
i corsi ntirando l documei. 
ti d'iscrizione. Molti di noi 
aspetlano a prendere una de 
cisione. sperando che le cose 
miglionno Ma tl tempo pa« 
sa e ogni giorno viene me 
no la speranza di poter realiz 
zare 1'aspirazione a conse 
guire una valida qualtflcazio 
ne professtonale. 

Pertanto ch:edlamo cht 
qualcuno della Regione. re 
sponsabile della Formazion* 
Professionale. venga a pren 
dere vLsione dl persona d 
tutti i problemt che solo In 
parte abbiamo esposto in que 
sta lettera 

E che venga subito, prima 
che la speranza ct abbando-
nt definitivamente, e decldla-
mo dl rinunclare per sem
pre ad un tltolo che, anche 
se cl venisse rilasclato. In que
ste condizioni non servirebbe 
a nulla. 

Lettere— 
all' Unitec 

Per un nuovo 
movimento 
di massa 
nelle scuole 
Cara Unita, 

ho letto giornl orsono le pro 
poste del comltato milanese 
interpartitico per i problemi 
dell'Universita per il ripristi-
no delta « agibllita politico » e 
le ho trovate particolarmente 
interessanti, soprattutto in 
considerazione della vastita 
dell'arco di forze politiche che 
le ha avanzate. 

Sor-o vna matricola della fa-
enltd di Scienze politiche e 
conosco ancora poco le posi
zioni delle varie forze ed or-
ganizzazioni politiche che agi-
scono all'interno della Statale. 
Devo perd dire che, negli ultl-
mi tempi, mi ha negatimmen-
te sorpreso I'atteggiamento as-
sunto dal Movimento studente-
sco che all'interno della Sta
tale e il gruppo egemone o, 
quanto meno, il piu attivo. 
II suo netto e, persino, astio-
so rifluto di fronte alle pro
poste dei partiti costituziona-
li, del sindacati confederali e 
del CNU, mi e parso franca-
mente viziato non solo dal 
peggior settarismo, ma addi-
rittura da una buona dose di 
integralismo di stampo catto-
lico. 

>.e proposte del Comitato 
per I'Universita possono esse
re discusse e anche migliora-
te, ma, nel complesso, mi paio-
no ragionevoli ed anche avan
zate, laddove stabiliscono una 
netta discriminante antifasci-
sta e la possibility di tenere 
riunioni ttaperteu. 

11 Movimento studentesco 
invece rifiuta tali proposte, af-
fermando che i diritti demo-
cratici degli studenti non van-
no « regotamentati», cosi co
me non pub essere regolamen-
tato il diritto di sciopero. A 
parte la totale assurdita di 
un tale paragone, mi pare si 
debba osservare che le propo
ste dei partiti costituzionali, 
non Umitino dei diritti gia ac-
quisiti, ma, al contrario, san-
ciscono positivamente dei di
ritti che il rettore dal 16 giu-
gno scorso si ostina a negare. 
11 Movimento studentesco sem
bra infatti non voler tener 
conto del fatto che oggi, alia 
Statale. tutte le riunioni sono 
proibite. 

Inoltre non capisco per qua 
le motivo il Movimento stu
dentesco, che e difatti strut-
turato come un partito la cui 
vita interna e del tutto incon-
trollabile a chi, come me, non 
e un suo militante, pretenda 
di rappresentare tutto il mo
vimento degli studenti, arro-
gandosi il diritto di stabilire 
quali gruppi possano e quali 
non possano parlare nelle as
semblee. Trovo che questa sia, 
come ho gia detto, una forma 
intollerabile di integralismo, 
che uccide ogni dialettica de
mocratica all'interno dell'Uni 
versita. 

In questa situazione ritengo 
sia compito di tutti i partiti 
democratici, e di quello co
munista in particolare, attra-
verso le proprie organizzazio-
ni giovanili, lavorare per crea
te all'interno delle scuole un 
nuovo movimento di massa 
che superi i limiti storici del 
Movimento studentesco e di 
tutti i gruppi nati dalla « con-
testaziones del '68. 

LETTERA FIRMATA 
(Milano) 

« Controrif orma » 
negli istituti 
per geometri 
Cart compagni. 

mentre animatamente si di-
scute, a livello governativo 
e parlamentare, sulla rifor-
ma della scuola media secon-
daria e sul criteri generali 
cui essa dovrebbe ispirarsi, un 
decreto del Presidente della 
Repubblica, pubblicato in 
questi giornl sulla Gazzetta 
Ufficlale, ha attuato una mi-
niriforma dell'istituto tecnico 
per geometri. Scrivo perche 
mi sembra che la stampa di 
ogni parte abbia quasi igno-
rato il prowedimento e per
che non vorrei che esso ri-
manesse nella semiclandesti-
nita. II DPR e grave soprat
tutto perche modifica orari 
e programmi degli istituti per 
geometri senza tenere alcun 
conto delle linee generali di 
una democratica riforma del
la scuola media superiore, 
neppure di quelle delta com
missions Biasini (biennio u-
nificato e triennio con mate-
rie opzionali). 

II DPR aumenta le ore ea 
i programmi delle materie 
scientifiche ed accentua il ca-
rattere tecnico e professiona
le dell'istituto. Questa miniri-
forma sembra muoversi nel 
senso di una controrif orma, 
doe di scuole secondarie net-
tamente differentiate e tec-
nicamente specializzate. Sara 
allora molto difficile il pas-
saggio da un istituto all'al-
tro e si avra una giustifica-
zione per nuove limitazioni 
nelle iscrizioni alle rarie fa-
colta universitarie. 

Nessuno nega la necessita 
di una buona preparazione 
professionale. da atluarsi nel
le stesse scuole dello Stato 
o in scuole apposite, gestite 
dalle Regioni e capaci di ri-
lasciare abilitazioni professio-
nali pienamente valide. Sem-
brava peri) ovvio che lo sti-
luppo della cultura, I'evolu-
zione della tecnica e Vespan-
sione della democrazia com-
portassero una scuola secon-
daria formativa ed unitaria. 
con un biennio unificato ed 
un triennio con materie fan-
damentali eguali per tutti e 
con altre discipline opziona
li La specializzazione tecnica 
avrebbe dovuto attuarsl do 
po i cinque anni. La creazio 
ne di tstituti nettamente dif 
ferenziati nelle flnalita for 
matire ribadirebbe le diffe 
renze sociali attualmente esi 
stenti tra i vari studentl ed 
nttuerebhe una vera contrn 
riforma. 

FOLCO GIROM1NI 
(Ordlnario dell'istituto per 

geometri di La Spezla) 

Una scritta che 
offende e deturpa 
Signor direttore, 

Sono un giovane di 24 an
ni e da sempre ho letto l'U-
nlta perche sono figlio di o-
peraf, iscritti al Partito co
munista. Mi rivolgo quindi a 
voi per esporvi cid che mi 
ha colpito mentre mi trovavo 
in viaggio di nozze in Abruzzi. 
Percorrendo la strada statale 
n. 4 appena passato il paese 
dl Canetra, andando verso 
I'Aquila, si erge davanti un 
monte sul quale sta in bel
la vista la parola DVX (« du-
ce») ottenuta tagliando in 
maniera appropriata gli al
bert. £ dato che la scritta 
e nitida e ben leggibile, pen-
so che vi sia qualcuno pre-
posto al suo mantenimento, 
altrimenti in oltre 25 an
ni (cioe da quando il «dux» 
e finito a piazzale Loreto), 
si sarebbe perlomeno con-
fusa con il sottobosco. 

Signor direttore, mio pa
dre e stato prigioniero in 
Germania, dove ha lascia-
to metd della salute; e for-
tunato lui che e tomato, 
perche tanti altri sono mor-
ti. Quindi io credo che la
sciare certe scritte che de-
turpano le nostre monta-
gne piu belle, dove hanno 
combattutto i partigiani, non 
sia I'omaggio piu. doveroso 
verso tutti coloro che con 
le lotte hanno contribuito a 
fare dell'Italia una Repub
blica democratica e non una 
dittatura fascista. 

R.T. 
(Scandicci - Firenze) 

Le troppe «voci» 
che danneggiano gli 
ex combattenti in 
attesa della « 3 3 6 » 
Egregio direttore, 

I'iniziato esame, in sede par
lamentare, delle proposte di 
legge concernenti particolari 
riconoscimenti di natura pen-
sionistica agli ex combattenti 
non contemplati dalle leggi 
n. 336/70 e n. 824/71 e stato 
posto in notevole rilievo dal
la stampa nazionale di larga 
diffttsione. I commenti ed i 
giudizt sono risultati, general-
mente positivi e cid sta a di-
mostrare che I'opinione pub
blica e decisamente favorevo-
le ad una sollecita soluzione 
del problema, anche in con
siderazione dei benefici effet-
tivi che ne deriveranno per la 
disoccupazione specialmente 
dei piu giovani. 

Non sono perd mancate, co
me era prevedibile, anche al-
cune voci contrarie le quali, 
eludendo i motivi di equita 
e di merito e sorvolando su 
quelli del diritto a cui il pro
blema risponde. hanno posto 
in evidenza soltanto allarmi-
stiche e macroscopiche valu-
tazioni circa la maggiore spe-
sa che il prowedimento com-
porterebbe. Secondo tali vo
ci, la maggiore spesa ammon-
terebbe ad alcune migliaia di 
miliardi, una spesa cioe. pari 
a quella attualmente sostenu-
ta dall'INPS per tutte le ero-
gazioni pensionistlche a suo 
carico. 

Basterebbe il predetto raf-
fronto a porre in risalto I'as-
surdita delle citate ajferma-
zioni. Risultano invece piu lo-
giche ed attendibili te vre-
visioni di spesa indicate dalle 
varie proposte di legge in di
scussione. nella misura di po-
che decine di miliardi (15-
20 miliardi per il 1973). 

Una cosa e comunque cer-
ta: le macroscopiche cifre in
dicate da alcune parti, anche 
se abilmente orchestrate, ap
palono prive di qualsiasi fon-
damento ed appalesano chia-
ramente che il loro unico 
scopo e di ostacolare, con ogni 
mezzo, che agli ex combatten
ti venga resa giustizia. 

LETTERA FIRMATA 
dal Consiglio direttivo 

delPANCR (Roma) 

Caro direttore, 
dopo le notizie apparse sul

la stampa in merito all'esten-
sione della legge 336 ai com
battenti, reduci e partigiani 
delle imprese private e au-
tonomi. leggo la risposta del 
compagno on. Vgo Vetere cl 
lettore di Bologna Andrea An-
dald fl'TJnita del 18 gennaio); 
e mi pare che essa contrad-
dica le notizie dell'dltra stam
pa e della rubrica televisiva 
K Oggi in Portamento » che da
ta come approvata in sede di 
commissione Affari Costituzio
nali tale legge. 

In modo particolare, e sta
to detto e scritto che il * co
mitato ristretto» arera rag-
giunto Vaccordo di ritirare 
tutti i progetti di legge pre-
sentati e di discutere solo 
quello del democristiano on. 
Villa, che era poi il sunto 
delle richieste delle associa-
zioni combattentistiche. La ru
brica televisiva alcuni giornl 
or sono data come approva
to tale progetto. A questo pun
to noterai come la risposta 
del compagno Vetere sia in 
contrasto con le altre notizie 
segnalate e conosciute da cen-
tinaia di migliaia di interes-
sati. 

II problema dell'estensione 
dei benefici della legge 336 a 
tutti i combattenti (circa 600 
mUa) e troppo importante per 
non essere seguito con la mas-
sima attenzione dal nostro 
giornale. 

Ricevi cart salutl. 
RENZO FRANCA 

(Fabriano - Ancona) 

Ribadiamo quanto ha gia 
scritto su queste colonne 11 
compagno Vetere. La nota del-
i'Associazione nazionale com
battenti e reduci, del resto, 
non fa altro che confermare 
i tentativi della parte gover-
nativa, gia denunciati dal no
stro deputato, di ingenerare 
confusione tra chi attende la 
estensione dei benefici della 
legge 336. II acomitato ristret
to » che si occupa del pro
blema, e che si e riunito mi
nora una sola volta, e stato 
nuovamente convocato per 
giovedl !• febbralo. 


