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L'impegno del Pci per Funiversita 
Un discorso di Napolitano a Firenze - Bisog na rompere il circolo vizioso delle inerzie e delle resistenze conservatrici del governo 
Un'azione unitaria per imporre serie e sostanziali r if or me - Le proposte di legge del PCI - I pericoli delle provocazioni f asciste 
L'atteggiamento irresponsabile dei gruppi estremisti - Per la crescita di un movimento di massa e organizzato degli studenti 

FIRENZE, 14 
In un'affollata assemblea pubblica, che la t sala verde • del Palazzo dei CongretsI non 

ha poluto conlenere (per il dlbattlto cl si e infatti trasferitl nell'aula magna), il compagno 
Giorgio Napolitano ha esposto le poslzioni e (e proposte del PCI per I'Universita. Erano 
presentl centinaia e centinaia di studenti, di ricercatori, di docenti, e tra questi numerosi pro-
fessori ordinari, anche non iscritti al nostro Partito. e presidi di facolta. « L'incontro di 
questa sera — ha detto Napolitano — non risponde solo all'opportunita di illustrare le 
ragioni di un'iniziativa parla-
mentare come quella presa dal 
gruppo comunista del Senato 
con la presentazione di un 
progetto di riforma universi-
taria. 

Essa risponde soprattutto 
all'esigenza di cogliere un 
partlcolare momento politico: 
un momento in cui si ripro-
pone con forza la questlone 
dell'Unlversita e pub, a no
stro awiso, rilanclarsl un 
movimento, svilupparsl una 
presslone decisiva perche fi-
nalmente abbla inizlo la rifor
ma dell'Unlversita. 

Per quel che cl rlguarda, 
siamo decisi a complere ognl 
sforzo per rompere 11 circo

lo vizioso deHe irresponsabl-
li Inerzie, del', temporeggla-
mentl, delle resistenze con-
servatricJ, delle parallzzantl 
incertezze e contraddizlonl In 
cul la Democrazia crlstiana e 
i suoi govern! hanno da annl 
Irretito 11 Parlamento. Slamo 
decisi non solo a muoverci 
dl comune accordo col Par
tito soclallsta, ma ad incal-
zare tutte le altre forze po-
litlche democratiche, a sol-
lecitare un'aperta consultazio-
ne e discussione tra tutti 1 
partitl dell'arco costituzlona-
le sui probleml drammatlci 
dell'Unlversita e a promuo-
vere l'intervento piu largo dl 
forze culturall e giovanlli, 

A Urbino corsi 
super - tecnici 
per i laureati 

Un esperlmento didattico-scientifico sulle « tec-
nologie avanzate» — La preoccupazione per i 
ritardi e la sclerotizzazione della scuola statale 

L'urgenza della riforma degli atenei 

URBINO. febbraio 
Era prevedibile che fosse 

Urbino — la citta degli studl 
per eccellenza. dove il nume-
ro degli studenti supera da 
tempo quello dei residenti, 
grazie ad una lunga e profi-
cua collaborazione fra il Co
mune democratico e il Se
nato accademico — la sede 
prescelta per un esperlmento 
didattico - sclentifico collega-
to alle modeme tecnologie. E 
a Urbino. infatti, col concor-
so dell'ENI, e sorta in que
sti giorni una speciale facol
ta nell'ambito dell'antico ate. 
neo, signlficativamente defi-
nita «delle tecnologie avan
zate ». 

Non si tratta di una vera 
e propria facolta, ma di una 
serie di corsi per laureati 
con 1 quali si tende a spe-
cializzare un determlnato nu-
mero di tecnici. in modo da 
rendere meno brusco 11 pas-
saggio dalla scuola alia fab-
brica. per realizzare cioe un 
accostamento il piu possibi-
le immediato fra lo studio e il 
lavoro, in uno dei campi piu 
difficill, nel quale, purtroppo, 
raccademismo tradizionale e 
le vecchie a baronies non 
hanno finora neppure osato 
cimentarsi. 

I corsi dl cui si parla, inau-
gurati dal sindaco comunista 
di Urbino, Oriano Magnani, 
e dal presidente dell'ENI. Gl-
rottl, avranno periodicita an-
nuale. Sono stati istituiti nel-
1'intento dl o perfezionare un 
certo numero dl giovani lau
reati in discipline sclent: fi-
che. attraverso insegnamenti 
a carattere generale e spe-
cialistico e mediante il lavoro 
individuate e di gruppo». 

Obiettivo dichiarato di que
sta iniziativa e quello di pre-
parare «una iquipe di futuri 
managers Industrial! ed 
esperti di progettazione e ge-
Etione tecnologica n. L'ENI, 
in sostanza, con 1 corsi inau-
gurati recentemente presso la 
Universita urbinate, tende a 
crearsi i propri futuri diri-
genti, sostituendosi cosl di fat-
to alio Stato e precostituendo 

un precedente che potrebbe 
suscitare stimoli e appetiti 
anche in aziende private Non 
a caso. del resto. si e annun
ciate fin da ora e per I'oc 
casione, che nei prossimi an
ni, sempre a Urbino. sara isti-
tuito. accanto ai corsi post-
laurea (di cui sopra). un cor-
so di studi di ingegneria ge
nerale, a livello di corso di 
laurea, quale primo effettivo 
nucleo di una nuova facolta. 

Ora, e chiaro che l'lnizia-
tiva appare di per se impor-
tante, cosl come pertinente 
sembra la critica mossa da 
taluni portavoce della azlen-
da statale per gli idrocarburi 
a quelle «vecchie universita 
sclerotizzate dalla burocrazia 
ministerial (ma sarebbe sta
to piu giusto dire «governa-
tiva» e dc - n.d.r.) e dai 
"baronl" ». 

Rimane, tuttavia. la preoc
cupazione che l'iniziativa del
l'ENI, pur trovando la sua 
momentanea giustificazione in 
una scuola pubblica sempre 
piu staccata dalla realta del 
Paese. possa costituire un n-
schio che non deve e non 
pud essere sottovalutato. La 
unita e l'organicita dell'inse 
gnamento universitario. e del
la scuola in generale. sono gia 
state fin troppo compromesse 
dal proliferare di «liberi ate
nei », quasi sempre privi di 
ognl requisite, perchfe questo 
discorso critico possa essere 
sottaciuto. E cid anche di 
fronte ad una impresa che 
pu6, in quanto tale, approdare 
a risultati apprezzabili. 

Vogliamo dire, in altri ter
mini. che anche l'iniziativa 
dell'Ente nazionale idrocarbu
ri. pur potendosi rivelare di 
per se valida e positiva. sot-
tolinea una volta di piu la 
necessita e l'urgenza di quel
la profonda riforma della 
scuola che 1 vari governi a 
direzione democristiana si so 
no sempre rifiutati dl pren-
dere in considerazione. la 
sciando marcire una delle 
piaghe piu dolorose del nostro 
Paese. 

sir. se. 

Isaac M. Jaglom, LE ISOMETRIE, ed. Zanichelli, 
pag. 145. 

Questo volumetto costituisce la prima parte deH'opera 
«Trasformazioni geometrichen di Jaglom, pubblicata a Mosca 
nel *55-'56, e uscita anche negli USA nella New Mathematical 
Library. L*A. parte dalla considerazione dei Iimiti e delle 
oscurita della geometria elementare « scolastica », che studia 
solo alcune proprieta delle figure — quelle che non vengono 
modificate dal movimento — e che si basa su una defintzione 
dell'uguaglianza delle figure (coincidenza mediante sposta-
mento e sovrapposizione) che presuppone e nasconde tutto 
il problema del come possano avvenire questi spostamenti. 
Le isometrie sono appunto i movimenti delle .figure nello 
spazio e nel piano: l'A. descrive qui i movimenti di trasla-
aione. rotazione, ribaltamento, e le loro diverse combinazioni. 
Rispetto al chiuso orizzonte scolastico. In cui il ragazzo si 
forma una percezlone statica e niente affatto operatorta delle 
figure geometriche, questo discorso permette una diversa 
prospettiva, porta a una percezione dinamica del piano, svi-
luppa un atteggiamento costruttivo e manipolatono. (Si pensi 
ai cosiddettl problem! di costruzione. con le « rette ausiliane » 
ecc, che a scuola appaiono cosl illogici, e che una teoria 
delle trasformazioni permette di risolvere in tutt'altro modo). 

« Allora, piu si studia piu si diventa amid del 
padrone? », Edizioni Lega per le autonomie e 
i poteri locali, pag. 228, L 1.500 

E" II resoconto di un corso per lavoratori-studentl, tutti 
opera! delia Maserati, presso I ' m c Fermi» di Modena. La 
iniziativa e stata presa da studenti e insegnanti del « Fermi» 
« dal Consiglio di fabbrica, con una motivazione che e soprat
tutto politica, al di la deH'obbiettivo Immediato, che era 
preparare alia licenza media. La scuola — dice un comuni-
cato del Consiglio di fabbrica — deve «diventare uno stru-
mento di istruzione permanente al servizio dei lavoratori». 
«un'occasione per scoprire I probleml social!, prenderne co 
sclenza, acqulslre delle tecnlche e delle nozioni per risolverll »; 
l'esperienza, cosl impostata, avrebbe giovato sla al lavoratori 
sia alia scuola, che «ha bisogno del lavoratori per uscire 
dall'isolamento» e per rinnovarsi. II programma del corso, e 
il metodo seguito (assemblee, teml di gruppo, ecc.) sono 
funzlonall a questo obbiettlvo: comprensione dei fenomeni 
social!, «strumentt per difendertl in fabbrica». Ma allora, 
non e vero che studlare signlflca passare dalla parte del 
•drone: dipende da « cosa si studia, perchi si studia e come 
i studia *. Si pud studlare per dlventare perlto — dice un 
eweraio — e pol fare lo sclopero con gll operal: questa e 

vislone concreta della lotta di fabbrica*. 

m. I. 

dentro e fuori deH'Unlversita-, 
e di forze sindacali e di 
assemblee elettive, perche si 
esca da una stagnazione sem
pre piu degradante e perlco-
losa. 

Consideriamo estremamente 
pericolosa la situazione at-
tuale della scuola e dell'Uni-
versita — ha contlnuato Na
politano — sla perche vi si 
innestano gravi provocazioni 
fasciste e vl si svlluppano 
oggl manovre repressive a 
largo raggio, prendendo spun-
to dagli attegglamenti irre-
sponsablli di gruppi estremi
sti, sla perche il marasma 
della scuola, l'incapacita dei 
governi a risolverne 1 proble
ml, sta diventando uno del 
fattori che piu largamente 
allmentano la sfiducla nel re
gime democratico. 

Da molte parti si e messo 
in evldenza, nel giorni scorsi, 
come l'lnfluenza dei gruppi 
estremisti rimanga notevole 
tra gli studenti anche per la 
mancata realizzazione delle 
riforme di cui da tanto tem
po hanno bisogno la scuola 
e I'Universita. Ma il proble
ma e ben piu vasto: non si 
tratta solo di Isolare e svuo-
tare gruppi e orientamentl 
estremisti e avventuristl; si 
tratta di stablllre — attraver
so serie e sostanziali riforme 
per la scuola e I'Universita 
— un rapporto positivo tra 
regime democratico e grand! 
masse di giovani, oggi dram-
maticamente privi di prospet-
tive; tra regime democratico 
e grand! masse di cittadlni e 
d! popolo. vitalmente interes-
sate a um soluzione dei pro-
blemi de'la scuola e della di 
soccuoa7!one Riovanile: tra 
r°sime demncrat'eo e cultura 
italiana. nelle sue forze Diu 
vive. oggi soverchiate e nvvl-
lite da una crLsi di mezzi e 
di orientamenti che rischia di 
apparire senza sbocco. 

Forse In nessun altro cam-
po — ha rilevato Napolitano 
— si pub misurare il divarlo 
tra la mancanza di respiro, 
lo spirito conservatore e ma-
novriero e le tentazioni rea-
zionarie del governo Andreot-
ti, e le eslgenze di reale e 
profondo rinnovamento che 
urgono nel Paese. 

II progetto governativo per 
I'Universita di cul si parla 
e di cui si e discusso nella 
recente riunione dl Direzione 
della DC appare appunto un 
meschino e tortuoso tenta-
tivo di riverniciare le vecchie 
strutture lasciandole il piu 
possibile intatte. di accredi-
tare una volonta riformatrl-
ce senza rompere alcun equl-
librio senza toccare alcuna 
posizione di privilegio e di 
potere. E intanto viene por-
tata avanti dal governo una 
politica restauratrice, che 
passa anche attraverso gravi 
atti repressivi. Siamo convin-
ti che combattere questi 
orientamenti. incalzare su 
questo terreno il centro-de-
stra e essenziale per far ma-
turare rapidamente le condi-
zioni di una caduta del go
verno Andreotti e di un'inver-
sione di tendenza nella dire
zione politica del Paese ». 

II compagno Napolitano si 
e quindi richiamato alle in-
dicazioni date dal compagno 
Berlinguer nel concludere 11 
dibattito del Comitato Cen-
trale, per quel che riguarda 
la necessita di un impegno 
comune di tutte le forze po-
litiche democratiche per lo 
sviluppo di un movimento 
organizzato e di massa degli 
studenti che superando ogni 
suggestione awenturista e 
luddista si batta per la de-
mocratizzazione e il rinnova
mento della vita universita-
ria; e ha rivolto un forte 
appello ai docenti perche, al 
di la di tanti, comprensibili 
motivi di scoraggiamento e 
di sfiducia, contribuiscano at-
tivamente a una piena matu-
razione e affermazione della 
linea dl rinnovamento che 11 
movimento operaio ha oggi la 
responsabllita di esprimere e 
fare avanzare per la scuola 
e I'Universita. 

Sulla proposta di legge del 
PCI. illustrata dal compagno 
Napolitano nei suoi aspetti 
essenziali e nelle sue impli-
cazioni culturali. sono poi in-
tervenuti diversi docenti, ri
cercatori e studenti. per 
esprimere un apprezzamento 
nettamente positivo (il pro
fessor Passerim ed altri espo-
nenti del CNU), per richle-
dere chiarimenti, per solle-
vare le question! del rapporto 
tra rice.xa ed esigenze so
cial! espresse dal movimento 
operaio (Manzelll) e piu, in 
generale, tra battaglla per la 
riforma della scuola e lotte 
operaie (Gorelli). Nella sua 
replica, il compagno Napoli
tano ha tra l'altro ribadito 
la ferma determinazione dei 
comunistl nel sostenere la ne
cessita: dl soddisfare anche le 
esigenze material! piu orgen-
ti dell'Unlversita in modo tale 
da mettere in moto un pro-
cesso di democratizzazione e 
dl riforma dell'Unlversita, e 
quindi la loro netta opposi-
zlone a prowedimenti «dl 
emergenza» che non Introdu-
cano alcun elemento dl rea
le rinnovamento nella vita 
unlversltaria e rlnviino le 
esigenze di riforma a tempi 
lunghlssiml. 

Quattro anni fa, sui terreno comunale dove si voleva far sorgere un night-club, genltori e bambini del quartiere Isolotto 
di Firenze avevano impiantato una tenda con il cartello: « Costruenda scuola materna > 

Ecco invece I'edificio della nuova scuola conqulstata attraverso la mobllitazione di tutta la popolazione del quartiere 
e la lotta dell'Associazlone genitori ed inaugurata poco tempo fa 

Come T Isolotto di Firenze 
si e conquistato la scuola 

La lotta del quartiere e cominciata 4 anni fa per impedire che su un terreno comunale 
sorgesse un night - L'azione popolare ha imposto la costruzione della scuola materna 
L'associazione genitori ha discusso con architetti e pedagogisti il progetto del giardino 

FIRENZE, febbraio. 
Recentemente una delega-

zione dell'Associazione Ge
nitori dell'lsolotto. un quar
tiere popolare di Firenze. si 
e recata in Palazzo Vecchio 
a parlare con il vicesindaco. 
Si trattava, nella maggio-
ranza, di genitori che man-
dano i propri figli alia nuo
va scuola materna del quar
tiere; con loro erano anche 
molt! insegnanti della stes-
sa scuola. II gruppo propo-
neva all'esame del vicesin
daco e di alcuni tecnici del 
Comune un proprio progetto 
di giardino scolastico, ela
borate in una serie di riu-
nioni e di assemblee con la 
partecipazione di pedagogi
sti. architetti. membri del 
Comitate di Quartiere. 

Quattro anni fa, molti del 
component! di questa dele-
gazione avevano salito le 
scale di Palazzo Vecchio con 
ben altro spirito e intendi-
menti. Volevano sapere che 
cosa stavano realmente fa-
cendo le ruspe che senza 
posa percorrevano il terreno 
della a montagnola»: una 
collinetta del quartiere nata 
dall'accumularsi negli anni 
degli scarichi cittadlni e in
dustrial! e destinata secon 
do il Piano Regolatore ad 
attrezzature scolastiche 

In efTetti, il cantiere era 
gia contornato da una serie 
di pianticelle ornamentali 
messe 11 prima di ogni altra 
cosa per cui. in apparenza, 
poteva anche trattarsi della 
castruzione dl un giardino 
comunale. Ma la gente si 
insospettl un po'. sia per la 
fretta con la quale si era 
proweduto alle piante. sia 
anche, per l'assenza di rego-
lamentari cartelli che con-

trassegnano ogni cantiere e-
dilizio e, a maggior ragione, 
i cantieri allestiti dal Comu
ne. Sorprendeva inoltre l'a-
lacrita dei lavori, veramen-
te insolita in una citta retta, 
in quel momento. dall'enne-
simo commissario prefetti-
zio regalato dal partitl di 
centro-sinistra. 

Le prime dichlarazloni dei 
funzlonarl comunali interpel-
lati non furono certo tali 
da dissipare i sospetti: « Le 
ruspe — fu detto — stanno 
effettuando movimenti di ter
reno, e i movimenti di ter
reno non riguardano la di-
visione edilizlan. In breve 
salte fuori la verita: un 
issessore socialdemocratico 
prima dello scioglimento del
la giunta aveva pensato be
ne di affittare quel terreno 
ad un note concessionario 
di night-club perche vi co-
struisse — secondo una di-
zione un po' ambigua — una 
pista da ballo. 

Non mancarono le giusti-
ficazioni ufficiali: Tassessore 
— disse in sostanza il quoti-
diano cittadino "La Nazio-
ne" — e molto dispiaciuto 
di non essere compreso in 
questo suo atto; egli vuole 
moralizzare la zona, da trop
po tempo teatro di conve-
gnl nottumi. II night insom-
ma — secondo questo tipico 
esponente della soclaldemo-
crazla nostrana — avrebbe 
funzionato da ordinate cata-
lizzatore di un'attivita fino 
a quel momento esclusiva-
mente lasciata alia libera 
iniziativa. 

La risposta data dai citta-
dini fu quella di occupare 
in massa la zona ed eriger-
vi una tenda con attaccate 
un cartello: «costruenda 

scuola materna». II volanti-
naggio e la propaganda fe-
cero il resto: le ruspe abban-
donarono il luogo e le Inten-
zioni «moralizzatrici» del 
personaggio socialdemocra
tico rapidamente si dissol-
sero. La deliberazione per la 
costruzione della scuola ma
terna si ottenne un anno do-
po, nel nuovo consiglio co
munale, con l'apporto deter-
minante dei consiglieri co-
munisti. La scuola materna 
e stata aperta proprio in 
questi mesi, non senza ritar
di e ulteriori pressioni ed 
insistenze (prima mancava 
il riscaldamento, poi non 
arrivavano gli arredi oppure 
non era disponibile il perso-
nale addetto alia refezione). 
II giomo deirapertura della 
scuola sono stati attaccati 
striscioni dove era scritto 
«questa scuola non cl e sta-
•j& regalata dal Comune, ma 
e nostra » e sono stati diffu 
si volantini che invitavano 
a sviluppare il movimento 
in direzione deirintervento 
e della partecipazione al pro-
cesso educative. 
' In questo contesto e nata 
la discussione sui giardino 
della scuola: esso — si e det
to nelle prime riunioni del
l'Associazione genitori del 
quartiere — non deve essere 
un elemento decorativo. ne 
un semplice luogo di sfogo 
dei ragazzi, ma uno stru-
mento per determinate atti-
vita. Sono emersi cosl vari 
modi di concepire l'attivita 
aH'aperto; diversi punti di 
vista si sono confrontati e 
scontratL Sono state esami-
nate esperienze complute al-
trove. servendos: di testi. ri-
viste, documentari girati da 
un insegnante che aveva a-

vuto modo di vedere scuole 
materne e strutture per il 
gioco infantile in altri pae-
si europei (Olanda, Danimar-
ca). Alrinterno di queste di-
scussioni la partecipazione 
degli specialist!: pedagogisti 
ed architetti costretti a mi
surare (come sempre do-
vrebbe essere) le loro idee 
con le richieste e qualche 
volta — perche no — i pre-
giudizi dei genitori e degli 
insegnanti. 

Si scopre cosl che un pra-
to al posto di un'aiuola. un 
albero al posto di un altro, 
una baracchina per attrezzi 
da giardinaggio invece di 
un'altalena, una vasca inve
ce di uno scivolo, non sono 
question! di gusto: ogni scel-
ta comporta un determinato 
modo di concepire il ragaz
zo, le sue relazioni con i coe-
tanei. 11 ruolo deirinsegnan 
te. H progetto — approvato 
in un' assemblea plenaria 
dentro la scuola — bello o 
brutto che sia. e stato il 
frutto di un lungo confronto 
su questi temi, e rispecchia 
una serie di convinzioni co-
muni nel frattempo matu
rate. Esso e stato. nei suoi 
elementi fondamentali. ac-
colto dal Comune. L'impegno 
deH'Associazione genitori e 
del Comitato di quartiere si 
sviluppera adesso, non solo 
nel senso di vigilare affin-
che gli impegni s!ano man-
tenuti. ma soprattutto nella 
volonta di mantenere un me
todo di lavoro sempre piu 
finalizzato all'ob'.ettivo. non 
corporativo e non momenta-
neo, di un intervento dal 
basso su tutti i temi della 
condizione scolastica. 

Mauro Sbordoni 

I bambini per il Vietnam 
Le scuole dell'infanzia di Reggjo Emilia mobilitate in una grande iniziativa per gli scolari vietnamiti 
L'impostazione del problema pedagogico: perch6 e giusto parlare anche coi piu piccoli del Vietnam 

Le scuole dell'infanzia del 
Comune di Reggio Emilia so
no da oltre un mese impegna-
te a fondo in una serie di ini-
ziative per il Vietnam. Per 
realizzare la parola d'ordine 
« Raccogliamo fondi per la co
struzione di una scuola ma
terna nel Vietnam » bambini. 
insegnanti, personate ausilia-
rio, genitori, comitat! di ge 
stlone, amministratori. quar-
tierl. ecc. lavorano intensa* 
mente e con grande entusia-
smo. 

Assai interessante, in que
sto contesto. la relazione che 
la dott. Carla Rinaldi ha te-
nuto a) ComlUti dl gestlone 
delle scuole comunali della 
citta. 

Ne riportlaxno qui alcuni 
•traJcl.. 

«-.U problem* M paxlar* 

del Vietnam ai bambini e un 
falso problema, perche ai 
bambini si e gia parlato, gia 
altri prima di noi. con altri 
mezzi, in altro modo lo hanno 
fatto. Percld non bisogna solo 
parlare. ma farll parlare, cer-
care di caplre e capirli. tro-
vare insieme il modo per da
re uno sbocco positivo a tut-
to questo. E' chiaro che il no
stro discorso non pu6 essere 
che un discorso di pace, di rl-
costruzione. di rinascita. te-
nendo sempre bene presente 
per6 che tutto questo accade 
perche e'e stata la guerra. E 
quello che useremo sara un 
Unguaggio concrete, perche 1 
bambini, per 11 loro reallsmo, 
vanno coinvoltl nei fatti con 
1 fattl. 

E' In questa soluzione In po-
alttTo che s U l'alto vmlore 

' ̂ -^n*-&-A~'X '• vsi-/i**?u?fo\ :,ti* &,,̂ %„ A - ,^ 

educativo e pedagogic© del-
1'iniziativa che stiamo propo-
nendo ai bambini: e educazio-
ne alia solidarieta, educazio-
ne alia pace che non dovreb-
be caratterizzare solo alcuni 
moment! ma appartenerci co
me atteggiamento permanen
te. ET la prima volta che bam
bini dai 3 ai 6 anni (un'eta 
che fino a poco tempo fa era 
considerata l'eta del « nulla », 
delle «piccole cose») sono 
unit! in un atto di solidarieta 
internazionale, in un discor
so di sensiblllzzazione e di 
educazione alia pace. 

Parlare ai bambini dl pace, 
ma parlare anche di quel pae
se, dl quella gente, di quella 
cultura, con fiabe, storie, fi-
lastrocche, disegnl; non solo 
perche 11 discorso si evolva 
•erapre piu in positivo, ma 

consegni loro soprattutto la 
sensazione che al di la della 
guerra, degli orrori, qualcosa 
sta rinascendo, perche molto 
e'era e e'e nella cultura del 
popolo vietnamita. 

Perche proprio 11 Vietnam? 
Perche 11 suo popolo meravi-
glioso diviene simbolo di tut
ti i popoli che combattono 
contro la violenza e la di-
struzlone. di qualunque gene-
re essa sia, e perche 11 Viet
nam testimonia che cosa la 
guerra pud fare e che cosa 
non pu6 fare, cioe distrugge-
re la volonta di un popolo di 
soprawlvere, ne il suo deside-
rlo di vivere e soprattutto e 
testimone di che cosa un po-

Klo pu6 fare per la sua 11-
rta. Questa e la coscienza 

che vorremmo e dovremo da
re ai nostrl bambini». 

Lettere— 
all9 Unita: 

La professoressa 
ha fatto un tema 
«troppo 
impegnato » 
Cari compagni, 

la mia espertenza sui corsi 
speciali, di abilitazione per 
le medie mi dice che una 
vislone piit aperta, piu ag-
glornata del teml all'lnterno 
del mondo della cultura e 
considerata un fatto imme 
diatamente perlcoloso. 

Come argomento io avevo 
scelto I'analisi crttlca sulla 
cultura odierna e I'e&ame del 
rapporto llngua-cultura (strut-
turallsmo e no) all'lnterno 
della nostra socleta, che po 
tesse servire a chiarire alcuni 
presupposti circa I'lnsegna-
mento nella scuola media in 
quanto scuola dl massa. Eb 
bene, questo argomento e 
stato definito «troppo spe-
ciallstico », « da inizlati », 
«non adatto per I'abilitazione 
per le medie» (si veda, fra 
l'altro il concetto gerarchico 
elitario della cultura, appun
to, e della scuola: tl profes-
sore delle medie deve essere 
piu ignorante di quello delle 
supertori, e cosi via, mai 
sconfinare It campo). 

II presidente della commis-
slone mi dice: a Lei, slgnora, 
e troppo problematica, 11 suo 
lavoro e troppo Impegnato. 
Vede, se let avesse fatto la 
abilitazione per le supertori 
avrebbe senz'altro preso il 
masslmo, ma alle medie, per
che tanta " filosofia "? ». Fac 
cto notare che queste moti 
vaztonl mi sono state date 
dopo I'esame, al momento 
della lettura dei voti, dletro 
mia richiesta. Durante I'esa 
me, Infatti, la commlssione 
non ha fatto dblezlonl, e'e 
stato solo il tentativo di irre 
tirml in un discorso politico 
scoperto, che non era certo 
mta intenzione fare, in quella 
sede, dato che il livello della 
mia analisi voleva apparire 
solo generalmente sodologico 
quindi il piu scientifico pos 
siblle (non consldero certo 
I'esame come il momento qua 
Hficante dello scontro poh 
tico). 

Quando la repressione no;. 
pud, dunque, colpire ai livel 
li della contestaztone troppo 
evidente, e costretta a colpire 
nel modo piit subdolo e as-
surdo (viene contestata Vec 
cesswa preparazione I). E' 
chiaro infatti quanto limitante 
e punitlva sla una riduzione 
dl punteggio per chi, come 
me, e costretta ad insegnare 
a 600 chilometri di distanza 
(da Roma a Trento), ai lint 
di un trasferimento. 

APOLLONIA PETRONGARI 
in THERMES 

insegnante di lettere in un 
sobborgo di Trento 

• (Roma) 

La difficile 
condizione 
degli insegnanti 
« fuori ruolo » 
Signor direttore, 

sono al quinto anno d'inse 
gnamento e da ire anni in-
cluso nella graduatoria nazio
nale per I'immissione in ruo
lo di educazione artistica nel
le scuole medie, compilata at 
sensi delle leggi 327 e 748, al 
posto 1.842 con punti 72,66. 
Sono stato informato che per 
arrivare al mio turno di no-
mina in ruolo ci vorranno 
circa altri tre anni. E' vera-
mente assurdo che un inse
gnante, in possesso della abi
litazione dal 1965 e con cin
que annl d'insegnamento, deb-
ba aspettare tanto tempo per 
essere effettivo, quando in tut
te te altre amministraztoni si 
passa di ruolo dopo solo sei 
mesi. 

Quando, nel gennaio 197o. 
ho inoltrato domanda d'im 
missione in ruolo al mtniste-
ro della P.I. ai sensi delle sud-
dette leggi, acclusi anche il 
certificato d'invalidita, pesan-
do di poter usufruire della 
riserva dei posti. Ma poi ho 
saputo che per le graduato-
rie nazionali per I'immissione 
net ruoli non si concedono 
posti agli Invalidi. Come e 
possibile che un ente pubbli-
co non applichi la legge n. 
482 del 1968 che sancisce ap
punto I'obbligatorieta di ri-
servare posti agli invalidi in 
qualsiasi amministrazione? 

La prego, signor direttore, 
di pubblicare periodicamenle 
sui quotidiano che lei dirige, 
articoli in cul si illustri la 
tnste situazione degli inse
gnanti M fuori ruolo », al fine 
di stimolare gli organi com-
petenti a dare una soluzione 
a questo problema. 

Distinti saluti. 
Prof. MARIO ALVI 

(Dinami - Catanzaro) 

La « missione » 
deirinsegnante 
(e il ministero non 
paga gli stipendi) 
Caro direttore, 

sono un laureato in lette
re, attualmente assistente al 
pre-interscuola e attivita lu-
diche, con incarico a tempo 
indeterminato, presso le scuo
le medie di Ceva e Saliceto 
dal momento che non ho ami-
to la possibilita di un inca
rico di insegnamento a causa 
dell'Uluminato prowedlmento 
del blocco dei trasferimentt 
operaio dal mlnistro aU'inU 
zlo dell'anno scolastico. Non 
e mia intenzione riportare in 
auge tale ponderata deci-
slone che nella sola mia pro-
vincla ha lasciato disoccupatl 
circa 280 tndlvldul, ma desi-
dero unicamente fermare Vat-
tenzlone sulla condizione di 
coloro che, come me, opera-
no nel campo delle libere at
tivita integrative, questa mo-
derna, utile innovazione, tan
to blstrattata, del nostro st-
sterna scolastico. 

Io, che all'inlzlo dell'an
no scolastico avevo accettato 
una supplenza temporanea, dal 
momento che la nomina dl ri-
conferma per il posto che 

occupo attualmente ritardava 
. a causa delle solite trafile bu-
rocratiche, ed avevo necessi-
ta di mantenere la (amiglia, 
moglic e flglta. sono soltan-
to due mesi che non perce-
ptsco stlpendlo ma in com-
penso spendo molto per I'au-
to che mi permette di rag-
gtungere la prlncipale delle 
due sedt di lavoro (56 km. 
al gtorno per set giorni alia 
settlmana), mentre molti mtel 
colleghi devono ancora rlce-
vere il compenso dal primo 
ottobre. 

Avendo Interpellato Vufflcio 
ragioneria del Provveditorato 
agli studi mi sono sentlto ri-
spondere che mancano t fondi 
per le retrtbuzlont della no
stra categorla e che da Roma 
non danno segno di aver ri-
cevuto i loro telegrammi di 
sollecitazione. A questo pun-
to to mi chledo se tl mini
stero ha deciso dt constde-
rarct tanto legati alia no
stra « missione » da operate 
gratuttamente per tl bene del
lo Stato il quale, detto sotto-
voce, per quello che gll fa 
comodo i fondi riesce sempre 
a reperirll! 

Porgo, anche a name dei 
mtel colleghi, distinti saluti. 

ADRIANO BURDISSO 
(Ceva-Cuneo) 

La scuola 
e « gratuita » 
ma dobbiamo 
pagare la corriera 
Cartsstma Unita, 

Sono una bamblna dl undi-
ct anni e frequento la prima 
media. Io ablto a Montero-
tondo, un paesino in provin-
eta dt Brescia, perb a scuola 
vado a Pasurano, un paesino 
dtstante 2-3 km. I primi mesi 
sono andata in blclcletta poi 
hanno mandato una corriera. 
Al mese si pagano 2 mila li
re. Per alcuni questi soldi so-
ranno pochi ma per un ope
raio che ha 2-3 figli 2.000 li
re al mese sono tante. Potreb
be passarli il Comune, dopo-
tutto paghiamo giix tutti t li-
brt e tutto il materiale an
che se questa scuola dovreb-
be essere a gratis. Ma quelli 
che ci sono su al Comune 
non pensano a tar ntente 

Grazie se mettete la mia let-
'era sui giornale. 

MADDALENA 
(Monterotondo - Brescia) 

Uno studente che 
ha scelto di entrare 
nel Partito 
Carf compagni, 

sono uno studente di lette
re che da qualche mese ti 
e iscritto al Partito dopo a-
ver a lungo militato nel Mo
vimento Studentesco della 
Statale. Negli ultimi tempi, 
sull'apposita rubrica del 
giornale, ho notato molte let
tere di compagni che hanno 
compiuto la mia stessa seel-
ta, entrando nelle file del 
Partito. Condivido ovviamen-
te molte delle osservaziont 
fatle da questi compagni sui 
Iimiti di ordine teorico e pra-
tico che caratterizzano l'azio
ne del Movimento Studente
sco milanese. 

Credo perb che vadano fat-
te alcune osservaziont. La 
prima e che la grave pover-
ta culturale che. giustamen-
te. viene imputata al Movi
mento e un fatto di ordine 
(mi si consenta il termine) 
« strutturale », non imputabi-
le cioe tanto alia sua dirt-
genza, quanto piuttosto al 
fatto di essere nato e dt es-
sersi sviluppato sui terreno 
di una universita profonda-
mente dequalificata da 25 an
ni di malgoverno democri-
stlano. La seconda e che, co-
munque, credo vada ricono-
sciuto al Movimento il me-
rito di aver preparato all'ln
terno delle scuole un nuovo 
e piu favorevole terreno per 
l'intervento delle organizza-
zioni storiche della classe o-
peraia e di aver battuto le 

• forme di anticomunismo p»i 
viscerale. Cid, e bene aggiun-
gere, malgrado lo stesso Mo
vimento Studentesco non sim 
mai riuscito a liberarsi com-
pletamente dal & virus* delle 
anticomunismo. Ritengo co-
munque che se non fossi sta
to in passato un militant* 
del Movimento. molto diffi-
cilmente avrei potuto matu-
rare la mia scelta di entra
re nel PCI. 

Non dico questo per di-
fendere il Movimento Studen
tesco dagli attacchi che at' 
tualmente gli vengono portati. 
Sono anzi convinto che oggi 
la polemica debba essere ser-
rata e senza ambiguita, pro
prio perche il Movimento, 
avendo ampliamente esauri-
to la propria funzione po.*i-
tiva, rischia ora concreta-
mente di impantanarsi in una 
stanca riproposizione di m 
stesso, imboccando la via fal-
limentare e sterile della con-
trapposizione frontale al 
PCI ed alle organizzazioni 
storiche della classe operaia. 

Fraterni saluti. . 
ANTONIO FOSSATI 

(Milano) 

II riassetto per i 
pensionati statali 
e di la da venire 
Caro direttore, 

vorrel chiedere al mlnistro 
del Tesoro quanto altro tempo 
bisogna aspettare per poter 
t beneflclare» del riassetto 
della penslone per gli statali, 
riassetto approvato ben diciot 
to mesi or sono. Forse il nuo
vo governo, idealista per strut-
tura, spera che posstamo go-
derci quel poco di aumento 
nell'ol dl la. e ctd naturalmen 
te per la nostra salute spirt 
tuale? O torse ct sono altre 
ragioni che a not poveri mnr 
tall, sempre alia ricercn dt 
benl « malertnll ». non spetta 
sapere? 

Cordialmente. 
STRATO FEVOLA 

(Napoli) 
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