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Una politica contro la scuola 
Con il disegno di legge sulPistruzione secondaria il centro destra ha completato le sue proposte per la scuola — Le caratte-
rizza un'impostazione arretrata e conservatrice che nega qualsiasi ipotesi di rinnovamento — E' necessario sviluppare con 
forza il moviinento che, affermando le linee di una vera riforma, eviti il passaggio di misure che aggraverebbero la crisi 

La restaurazione 
punto per punto 

Ecco i puntl essenziali di cio che le proposte gover-
native vorrebbero «oonservare» nella scuola e nella 
universita, impedendo queH'indispensabile ed urgente rin
novamento che e l'unica possibility di soluzione della crisi. 

Stato giuridico 
II disegno di legge gover-

nativo rinuncia pratica-
mente alia ristrutturazio 
ne delle carriere; lascia 

pressoche immutato lo 
stato di subordinazione e 
di non liberta dell'inse-

gnante (note di qualifica, 
poteri dei direttori didat-
tici e dei presidi. ceo; 
non apre spazi alia sped-
mentazione; perpetua la 
gerarchia del ruoli. 

Scuola secondaria 
La struttura proposta dnl 

governo non elimina. ma-
scherandola con alcuni 
cambiamenti quasi unica-
menfce formali. la difleren-
ziazione fra i vari tipi di 
studl secondari, lasciando 
cosl in piedi il piu grave 
strumento di selezlone 
classista della struttura se
condaria attuale. Essa in-
fatti, costringendo a sce-
gliere subito dopo la scuo
la media, avvia i giovani 
ad un ruolo predetermlna-
to dalla condizione econo-
mica e culturale della fa-
miglia. 

II mantenimento dell'ob-
bligo scolastico a 14 anni 
a I posto deU'estensione a 16 
anni rafforza il criterio se-

lettivo che l'attuale pro-
getto governativo sancisce 
non prevedendo nessuna 
seria provvidenza per la 
realizzazione del diritto al
io studio. 

La conferma dell'attuale 
struttura dell'esame di Sta
to (anzi appesantita nega-
tivamente), il concreto an-
nullamento della liberaliz-
zazione degli access! alia 
universita (attraverso la 
istituzione dell'esame inte
grative per l'accesso alle 

' facolta « non omogenee » 
agli studi secondari) de-
nunciano non solo la con-
servazione dei cardini del
la scuola secondaria at
tuale ma in alcuni puntl 
addirittura un arretra-
mento. 

Misure urgenti per l'universita 
II governo ceica dl pre-

sentare questo provvedi-
mento come un Insieme di 
misure «tecniche» che non 
pregiudicano le strutture 
future dell'universita e che 
dovrebbero percid essere 
approvate in gran fretta 
perche metterebbero gli 
atenei nella condizione di 
far fronte al blsogni piu 
urgenti. Non a caso alia 
tesi governativa portano so-
stegno anche certi gruppi 
extraparlamentari che ten-
tano di far credere che il 
PCI sarebbe disposto a 
concession! su questo ter-
reno. 

Si tratta invece — ed 

il PCI lo ha denunciato 
con grande chiarezza — di 
misure che compromettono 
gravemente la futura rifor
ma universitaria poiche in-
troducono elementi mi ran-
ti a perpetuare un'univer-
sita baronale, burocratica, 
squalificata, antidemocra-
tica. 

L'istituzlone del profes-
sore «associato», l'inade-
guatezza del reclutamento 
dei docenti, le norme ves-
satorie (addirittura peggio-
ri di quelle attuali) per il 
diritto alio studio, l'antide-
mocraticita degli organ! di 
governo sono i perni del 
progetto governativo. 

Norme generali per l'universita 
II disegno governativo 

conferma le strutture at
tuali, attraverso la perpe-
tuazione del corso di lau-
rea. che affianca e quindi 
in pratica annulla, il di-
partimento; la conferma 
delle differenziazioni fra le 
diverse figure dei docenti, 
affossando l'ipotesl del do-

cente unico; lascia intatto 
il disimpegno dei baroni 
delle cattedre e i loro pri-
vilegi economici non adot-
tando, neppure pro-forma, 
il tempo pieno; sancisce 
l'attuale emarginazione nel 
governo degli atenei degli 
studenti e delle altre com
ponent! democratiche. 

' In tuttl e quattro 1 progetti del centro destra risalta 
un elemento comune: la volonta. di indirizzare ogni cam-
biamento in direzione di una scuola persino piu anti-
democratica di quella attuale, con la negazione del diritto 
alio studio, della liberta e della dignita dei docenti. dei 
dlritti democratic! degli studenti, con l'opposizione ad ogni 
rinnovamento sociale, culturale e didattico, con la scelta 
di un'istmzione selettiva in senso sociale, dequalificata in 
termini culturali, inefficiente nei confronti degli sbocchi 
professional. 

Con l 'approvazlone del di
segno di legge sulla scuola 
secondaria, sabato scorso 
il Consiglio dei ministrl ha 
portato a termine, seppur 
con un r i tardo di parecchi 
mesi, la faticosa gestazio-
ne delle sue proposte di so-
luztone legislativa alia cri
si della scuola italiana. 

In ques tc mornento la 
legge sullo stato giuridico 
del personale della scuola 
e in dlscusslone in aula al 
Senato (dopo la votazione 
finale dovra perb tornare 
alia Camera) ; i disegni di 
legge sulle misure urgenti 
e sulle norme generali per 
l 'universtta sono al Senato 
in attesa di cominciare il 
loro « i t e r» (commission! 
e aula) ; sulla scuola secon
daria la discussione e oggl 
all 'ordlne del giorno della 
commissione P.I. della Ca
mera. 

Imbarazzo 
politico 

Apparentemente si t ra t ta 
di un quadro ampto di pro
poste, e appare singolare 
che. a par te qualche di-
chiarazione trlonfalistlca 
chiaramente fatta per sal-
vare la forma, le forze go-
vernative abbiano licenzia-
to i disegni legge in Con
siglio de« ministri con as-
sai scarso clamore, anzi, 
con evldente imbarazzo 
politico. 

Le cause essenziali di 
questo « pudore » sono due. 
Innanzitut to il governo e 
consapevole che, a par te la 
crisi politica generate or-
mai espllcitamente aperta , 
non e'e in Parlamento una 
maggioranza che gli per-
met terebbe di far passare 
le sue pretese ariformew. 
L'accordo. raggiunto — del 
resto con mille difficolta — 
ai vertici fra i parttt i della 
maggioranza non potrebbe 
riprodursi in Parlamento 
dove « larghe frange della 
maggioranza » (la dizione e 
di un quotidiano conserva-
tore ul tra governativo) non 
voterebbero cer tamente i 
punti qualificantt dei dise
gni legge. 

II secondo motivo della 
tiepidezza con la quale i 
partiti di maggioranza nan-
no por ta to a termine que-
s ta pr ima fase del loro 
propositi di politica scola-
stica e la troppo scoperta 
evidenza della linea arre
t r a ta e conservatrice che 
essi perseguono. La DC, il 
PSDI e 11 PBI, che ancora 

un anno fa si presentavano 
all 'opinlone pubblica come 
assertori del disegno legge 
sull 'universita del centro-
sinistra e del documento 
conclusivo sulla scuola se
condaria della Commissio
ne Biaslni sanno benissimo 
che i tributl formali alia 
« continuity » delle loro po-
sizioni non nascondono a 
nessuno, e meno ancora ai 
dtrett i interessatl , il contra-
sto pieno fra le due linee. 

Se si considera poi che la 
comml.'islone Biaslni e il 
disegno legge universitario 
della precedente legislatu-
ra non erano certo troppo 
avanzatl e si destreggia-
vano fra «innovazioni» as-
sai timide e ambigue, si 
comprende facilmente per
che una parte non trascu-
rabile delle forze governa-
tive non abb la alcun inte-
resse a menar vanto delle 
conclusioni cui e pervenuto 
In quest! giorni il centro-
destra. Se non altro, per
che" un confronto concreto 
e preciso con le proposte 
de« partit i dell'opposizione 
smaschererebbe irrimedia-
bilmente qualsiasi tentati-
vo di alibi. „ 

Part icolarmente lmpor-
tante, percid, appare, in 
questa situazione, I'opera 
di informazione e di sma-
scheramento dell'azione del 
centro-destra, della quale va 
denunciato il pericolo sen-
za nulla concedere alle po-
sizioni sia di chi tenta di 
avvalorare l'opinione che 
« e meglio poco che nulla », 
sia di chi vorrebbe soste-
nere l'impossibilita nella 
scuola e nell 'universita di 
una politica positiva di ri
forma e di r innovamento 
democratico. 

Un terreno 
di battaglia 

Studenti, docenti. perso
nale della scuola, lavoratori 
hanno davanti un obiettivo 
chiaro: bat tere sul . terre
no dell'informazione e del 
movimento la politica sco-
lastica del centro-destra e 
conquistare sempre piu lar
ghe adesioni alia lotta per 
imporre soluzioni democra
tiche alia crisi della scuola 

II dibatt i to e l'azione spe-
cifica nei confronti dei 
quat t ro disegni di legge go-
vernativi (s tato giuridico, 
misure urgenti e norme ge
nerali per l 'universita, 
scuola secondaria) offrono 
il terreno immediato e con
creto per questa battaglia. 

Scuola delPinf anzia per tutti 
non < isola felice» per pochi 

A Sesfo F. commossa rievocazione della compagna Ada Gobelli - II bilancio posifivo deH'infervenlo del Comune 

SESTO FIORENTINO. aprile 
Oggi, piu di una scuola in 

Italia porta il nome di Ada 
Gobetti, una compagna che a 
tutti e stata di esempto per 
la sua totale. intelligente e 
appassionata dedizione alia 
lotta antifascista. alia pace. 
aU'emancipazione femminile. 
alia cultura. e alia formazio-
ne del cittadino attraverso la 
battaglia per il rinnovamento 
della scuola e della famiglia. 

Recentemente. per iniziati-
va deH'amministrazione co-
munale. nella lummosa sala di 
una nuova scuola materna co-
munale intitolata appunto ad 
Ada Gobetti. ha avuto luogo 
a Sesto Fiorentino un mcon-
tro sulla scuola per I'infan
zia e la sua gestione sociale. 
L'omaggio migliore che si po-
tesse fare alia compagna 
scomparsa il 14 marzo 1968. 
alia sua mdefessa attivita. 
soprattutto negli ultimi anni 
della sua vita, per lo svilup-
po e la diffusione della ri-
vista da lei fondata c IJ gior-
nale dei genitori > in un con-
tinuo dialogo con i genitori 
di ogni regione italiana e so
prattutto deU'Emilia e della 
Toscana. 6 stato il dibattito 
che a Sesto Fiorentino e se-
guito alia rievocazione della 
vita e della personality di 
Ada fatta dalla compagna 
Giorgina Arian Levi. 

Giovani insegnanti. papa e 
mamme di bimbi. amministra-
tori, hanno sollevato due pro
blem! fondamentali. II primo 
investe il rapporio. attual-
mente insufficiente. fra 1'edu-
cazionc familiare e scolastica 
del bambino e I'insieme delle 
struUure della societa. ed esi-
ge il superamento del pater-
nalismo dei comitati scuola-
famiglia della circolare Mi-
sasi. per affermare invece la 
funzione del genitore in quan-
|» non solo padre di un figlio 
•la in quanto cittadino 

Gli insegnanti piu impegna-

ti hanno espresso insoddisfa-
zione in quanto le loro avan-
zate iniziative didattiche e 
educative restaro spesso. nel-
l'attuale contraddittoria so
cieta. isolate, individuali. 
< isole felici >. prive di una 
decisiva mediazione fra scuo
la e societa. Di qui il rico-
noscimento pero dell'opera del-
J'ente locale secondo il pnn-
cipio enunciato in un inter-
vento: «cambiare le strut
ture esterne per cambiare le 
strutture interne della scuo
la », ed insieme la richiesta 
di un maggior intervento del 
smdacato nella scuola per la 
infanzia. 

Genitori e insegnanu hanno 
inoltre sottolineato la supe-
riorita di quelle scuole mater-
ne comunali. non bloccate 
dalla burocrazia e dall'accen-
tramento che pesano su quel
le statali. che sono appog-
giate e seguite dalla ammi-
nistrazione comunale di sini
stra nella loro finalita di ren-
dere sempre piu viva la pre-
senza della realta sociale nel
la scuola. anche se taluni ge
nitori hanno dimostrato preoc-
cupazione che i loro bambini. 
nel passaggio da una scuola 
avanzata come la < Ada Go
betti » alia scuola elementa-
re statale. pnssano incontra-
re un ambiente repressivo 
che limiti o chiuda il discor-
so della gestione sociale. 

II secondo problema solleva
to e stato quello dei finsnzia 
menti. In un comune dove 
non si fanno doppi turni in 
nessun ordine di scuola. do
ve, fra raltro. rispetto al 
1963. le sezioni di scuola per 
I'infanzia sono salite da 4 a 
25 e i bambini accolti da 160 
a 920, e il Comune spende 
per le scuole materne 300 mi-
lioni aH'anno senza con tare i 
costi edilizi. i compagni Con-
ti. sindaco. e Marini. asses-
sore alia P.I., con profondo 
senso di responsabilita, invece 

di esaltare Tattivita del Co
mune, hanno informato i cit-
tadini che anche a Sesto Fio
rentino, la cui popolazione 
scolastica e in contmuo au-
mento. si determinera in un 
prossimo futuro una carenza 
di aule e di attrezzature. so
prattutto per effettuare la 
scuola a pieno tempo, se il 
governo continuera a non ri-
s pet tare le leggi votate dal 
Parlamento, e in particolare 
la legge n. 641 suH*interven-
to statale nell'edilizia scola
stica. Per questo i due com
pagni hanno rinnovato l*ap-
pello ai genitori. agli inse
gnanti. ai giovani di portare 
avanti unitariamente la lotta 
per costringere il governo al-
l'applicazione delle leggi e per 
realizzare la riforma demo-
cratica di tutta la scuola. 

Scuole moderne non sono 
gli unici servizi sociali che 
Sesto Fiorentino ha create 
per la gioventu Oltre cinque-
cento ragazzi soggiornano 
ogni estate in case per va-
canze. di cui una. a Cercina. 
accoglie bambini dai tre ai 
sei anni. In esse c il mornen
to della liberta e il momento 
della disciplina sono finaliz 
zati alio sviluppo delta perso
nality del ragazzo. senza mor-
tificarne le iniziative indivi
duali. ma nello stesso tempo 
esaltandnne le disponibilita 
sociali». come afferma una 
nubblicazione dell'assessorato 
alia P.I. e come confermano 
dichiarazioni di genitori e te-
sti dei ragazzi stessi. 

«La scuola per I'infanzia 
educa anche i genitori >. c Gli 
studenti hanno ragione >. 
< Scuola per la liberta » sono 
alcuni dei significativi titoli 
degli scritti di Ada Gobetti 
che il comune di Sesto Fio
rentino ha raccolto in un pre-
gevole volume sulla vita e 
suH'opcra di Ada, distribuito 
nella manifestazione della 
scuola che la ricorda. 

Le pretese del Popolo 

Non icsnafurare» 
II centro-destra riconosce 

che quello della scuola e 
«un terreno accidenlato e 
di per se problematico» 
(cost almeno afferma Var-
ticolo di fondo che \\ Popolo 
ha dedicato avant'ieri al-
Vargomento), Quindi il go
verno e disposto ad accet-
tare c gli aggiustamenti o 
le modifiche > che il Parla
mento fara purche pero 
€ siano obiettivamente in 
grado di perfezionarle o 
arricchirle > e non siano in
vece animati c dal propo-
sito di snaturare il caratte-
re delle riforme >-

Ora e originate che II Po
polo si mostri cost male 
informato sulla funzione e 
i compiti del Parlamento, 
il quale — come tutti san
no — sulle proposte del go
verno decide autonoma-
mente, sicche le velleila di 
condizionarne la volonta 
appaiono del ttttto graluile. 

Ancor piu bhzarro appa
re II Popolo quando sem-
bra sperare che in Parla 
mento vengano emarginate 
le forze che vogliono ap
punto € snaturare le rifor
me » del centro-destra. 

II fatto si e che i disegni 
legge governativi niente 
hanno a che fare con le ri
forme e quindi senza rifiu-
tame i criteri ispiratori e 
riballarne Vimpostazione $ 
impossibile riformare dav-
vero la scuola e Vuniversi 
td. E sard col movimento 
che lotta per un vero e ra-
dicale rinnovamento delta 
scuola che il centro-destra 
dovra fare i conti in Par
lamento e nel Paese. 

Cosa dicevano 5 anni fa 
i democristiani e i liberali 
Cinque anni fa dicevano... 
...sulla democrazia nelle universita: 

il senatore democristiano Bettiol nel di
battito parlamentare: 

«Si parla di processo di democratizza-
zione ma. francamente non riesco a ca-
pire die cosa si intenda. Se attraverso 
questo processo si intende la partecipa-
zione degli studenti al governo dell'uni-
versita. non credo che questo sia un pas-
so sulla via della democratizzazione del-
I'universita... Lo studente non puo essere 
chiamato al governo dell'universita ». 

...sui dipartimenti: 
Ton. Gui, democristiano. allora ministro 

della P.I.: 
c Non mi sento di accettare che Tele-

mento base della vita universitaria diventi 
il dipartimento ». 

Ton. Valitutti, liberale. nel governo at

tuale sottosegretario alia P.I.: 
« (II dipartimento. n.d.r.): ... e piu una 

mina destinata a far saltare l'attuale ordi-
namonto per facolta die il germe e la col-
lula di un nuovo e migliore ordinamento 
degli studi >. 

...sul pieno tempo 
e le incompatibilita 

Ton. D'Amato, democristiano: 
« Noi legifereremo su tino strano ed as-

surdo principio secondo il quale il profes-
sore universitario deve chiudere. esaurire 
la ricerca nell'ambito delle otto ore die un 
certo tipo di Stato ha ritenuto di dovergli 
assegnare. Tutto si ridurrebbe cosi ad un 
pensatoio obbligato in ore prestabilite. Non 
ritengo die sia possibile sostenere una 
cosa simile ». 

(da «Universita e classe politica o di F. 
Froio, ed. Comunita). 

Si discute sui modi 
nuovi di insegnare 

A Firenze due settimane di dibattiti sui problem? spe
cific! dei docenti - II grande successo delPiniziativa 

Dalla nostra redazione 
FIRENZE. aprile 

Come tutti 1 movimenti che 
hanno una loro crescita. anche 
quello per la riforma della 
scuola manifesta sempre piu 
una sua articolazione. per i 
diversi terreni su cui si svol-
ge, per le varie componenti 
sociali, politiche. ideali che 
esso impegna. 

U compito principale in 
questa difficile fase non e 
tanto quello di procedere ad 
una astratta e spesso impro-
babile cunificazione delle for
ze >. quanto - quello di indivi
d u a l . tenendo presente que
sto obiettivo. motivi comuni. 
strumenti di collegamento. ri-
ferimenti costanti alia tema-
tica politica piu genera le che 
lo scontro sulla scuola sot-
tende. 

Su questa base e possibile 
passare a momenti di lotta 
piu ampi e piu maturi. Que
sta e 1'esigenza di fondo che 
a Firenze ha spinto insegnan
ti, studenti. esponenti del mo
vimento associazionistico e di 
base, sindacalisti della scuo
la. a dar vita ad un ciclo di 
dibattiti su tutto 1'arco della 
problematica scolastica. con 
l'intervento di esponenti di di-
verso orientamento come Ma
rio Alighiero Manacorda. Gio
vanni Gozzer, Tristano Codi-
gnola. Giorgio Bini, Marino 
Raicich. rappresentanti del-
rARCI-UISP. insegnanti no-
ti nella citta per il loro im-
pegno politico e culturale. 

L'iniziativa ha avuto come 
suo centro il Circolo «Vie 
Nuove >: la scelta stessa di 
questa sede ha assunto un si-
gnificato preciso: non 1'uso di 
una struttura per conferen-
ze (e di tali poi non si e trat-
tato) ma un momento di col
legamento non saltuario fra 
il movimento nella scuola e 
1'organizzazione democratica 
nel territorio. 

Da questo punto di vista 
l'iniziativa e partita con un 
preciso e comune punto di 
impegno. Si legge infatti nel 
depliant che I'annunciava: «I1 
ruolo tradizionale dell'inse-
gnante. basato sul concetto 
mistificante del lavoro didat
tico inteso come missione. e 
entrato in crisi e di fronte a 
questo 1'insegnante e alia ri
cerca di una nuova dignita, 
di una preparazione profes
sional adeguata, che non ne 
facda una semplice cinghia 
di trasmissione di contenuti 
gia fatti. ma il protagonista 
vivo di una nuova didaltica. 
di un senso nuovo da dare al
ia parola "cultura". 

La rigidita 
dei programmi 
< Di fronte a queste esigen-

ze gli insegnanti si scontra-
no con la rigidita dei pro-
grammi. con ostacoli buro-
cratici di ogni tipo. con I'asso-
Iuta mancanza di risposte 
adeguate da parte del gover
no. Poiche questo disagio non 
ha modo di esprimersi se non 
nei contain individuali o nel
le richieste puramente sin-
dacali, abbiamo awertito 
1 esigenza di dare agli inse
gnanti la possibility di incon-
trarsi. di dibattere questi pro-
blemi, di discutere le espe-
rienze che. gia in atto in Ita
lia. tenta no di dare una rispo-
sta a queste carenze, di ela-
borare insieme un modo nuo
vo di fare scuola. Per questo, 
il Circolo Vie Nuove organiz-
za un convegno sulla scuola 
con l'intenziooe che diveoga, 

attraverso la partecipazione 
attiva di chi nella scuola vi-
ve e lavora, un centro perma-
nente di elaborazione e di sol-
lecitazione. di recezione cioe 
delle esigenze che stanno na-
scendo e di una risposta de
mocratica ad esse >. 

Un'iniziativa quindi rivolta 
soprattutto ai problemi speci-
fid degli insegnanti, della lo
ro formazione e collocazio-
ne. Essa pero nel momento 
che viene fatta propria da un 
circolo dell'ARCI esprime la 
propria volonta di collocarsi 
in un ' rapporto non casua'.e 
con la citta. con i lavoratori, 
con le componenti sociali die 
in un modo o nell'altro entra-
no in un rapporto spesso pu
ramente «subito» con la 
scuola. 

La volonta quindi di supe 
rare due modi tipici di aggre-
gazione degli insegnanti: quel
lo deH'associazione profession 
nale-corporativa (cara alia 
destra cattolica). quello (sen-
z'altro molto diverso ma an-
ch'esso limitato) del gruppo 
di insegnanti impegnato a li-
veUo specialistico sui proble
mi della didatttca. 

L'esperienza. anche di Fi
renze. mostra che mentre il 
primo tipo di aggregazione ha 
perso ogni residua pretesa j 
culturale per divenire solo i 
base di clientele democristia-
ne e battaglie antiregionali-
ste. il secondo (portato avanti ; 
da forze democratiche lai- I 
che) si e rivelato sempre piu j 
incapace di incidere nello ' 
spessore del confronto politico ' 
quotidiano. Confronto che an
che a Firenze. per precipuo 
< merito > della magistratura 
locale, ha assunto spesso ca-
ratteri molto dun e. a volte. 
disorientanti: ma che. al tem
po stesso. per il legame via 
via creatosi con le forze de
mocratiche asenti nel territo 

rio cittadino. ha raggiunto an 
che obiettivi concreti ed 
estremamente positivi. 

II proposito quindi di « co 
stituire un centro permanen 
te di elaborazione e sollecita 
zione > nasce da un travaglio 
e da una esperienza concre-
ta che indica la necessita di 
superare il contatto casuale 
fra gli insegnanti. gli studen 
ti e le masse popolari. verso 
un rapporto orgamco che si 
potra avere solo sulla base 
di una ricerca culturale co 
mune. di un confronto politico 
sulle varie ipotesi scolari al 
l'interno deU'arco. democrati 
co che sia sempre piu aperto 
rifiutando schematism! di en 
modo. 

Partecipazione 
di inassa 

La partecipazione di massa 
avutasi ad una iniziativa pro 
lungatasi per ben due setti 
mane ha dimostrato di un 
reale interesse e di un ere 
scente impegno in questa pro 
spettiva. Sono infatti inter 
venuti attivamente gruppi di 
studenti di istituti di Firenze. 
Empoli, Prato: associazioni di 
genitori dei vari quartieri cit 
tadini: rappresentanti del Mo 
vimento di cooperazione edn 
cativa. 

La pubblicazione imminenti 
degli atti del convegno indica 
la volonta concreta dei gmp 
pi promotori di far si che la 
ricchezza dei contributi fin 
qui emersi non vada presto 
smarrita fra le tante «cose 
dette *>. ma costituisca un pri 
mo momento di elaborazione 
verso ulteriori livelli di r«fle.c 

sione. di ricerca. di inter 
vento 

Mauro Sbordonf 

[segnalazioni 
a Paedagogica europea », VII, 1972 

II numero della rivista. collegata al Consiglio per la coope 
razione culturale del Consiglio d'Europa, e dedicato alia « di 
versificazione nell'insegnamento post-secondario in Europa » 
L'insegnamento universitario e soggetto. in molti paesi euro 
nei. a rapide trasformazioni: gli aspiranti a un'educaziom 
post-secondaria aumentano sempre piu. lo scopo dell'universita 
non pud essere piu visto nella formazione di un'elite ne sol 
tanto nella formazione di personate qualificato per le singolc 
profession]; si impone una concezione < aperta 9 e c com 
prensiva » dell'universita. in vista di nuovi compiti. quali la 
istruzione permanent^. la promozione umana e democratica 
di larghe masse. Dai vari articoli si puo ricavare un'idea de* 
problemi culturali. organizzativi ecc. che si pongono. in que 
sta prospettiva. in vari paesi d'Europa. 

* 
G. Petracchi, « Educazione degli adulti, edu-
cazione popolare, educazione perma nente ». 
Ed. La Scuola, pagg. 286, L 2300 

Oggi I'educazione degli aduiti non si puo piu porre nel qua 
dro della vecchia educazione popolare. rivolta ad adulti poco 
o per nulla scolarizzati. paternalistica. volta aH'adaUamento 
e all'mtegrazione. negatrice della autonoma partecipazione cui 
turale del popolo (vedi universita popolari)- L'A. affronta la 
questione del rapporto cultura dominante - cultura popolare. 
ricerca le motivazioni dell'adulto alia « ulteriore educazione ». 
e fini?ce con I'auspicare. ma senza compromettersi e con un 
genenco appello ai c politici >. un < sistema formativo glo 
bale » in cui I'educazione scolastica e quella « ulteriore > siam> 
coordinate. 

H.G. Ginott, « Bambini e maestri», Garzanti, 
1973, pagg. 253, L 2600 

L'A. utilizza la sua esperienza di psicoterapia di gruppo. 
convinto che i « concetti terapeutici > possono facilmente Ira 
dursi in c pratiche educative >. II problema d questo: come 
stabilire in classe un buon «clima emotivo>. evitando con 
flitti e punizioni, suscitando negli alunni fiducia e stima di 
sb, invece di ostilita e depressione. II libro procede per c sce-
neggiati > e resta alia superficie; ma 6 indicativo di un certo 
orientamento, che tende ad c alle via re > le tensioni scola 
stiche eludendo le cause reali dei conflitti. 

!, m. 

Lettere 
all' Unitsc 

L'assegno di studio 
negato al figlio 
di un manovale con 
lavoro sultuario 
Cara Unita, 

sono uno studente univer
sitario iscritto al^ anno del 
corso di laurea in scienze po
litiche, presso I'Utiiversitc di 
Napoli. Mi rivolgo a voi, per 
rendere di pubblico dominio 
un problema che non e sol-
tanto mio, ma di tanti e tan-
ti giovani universitari: riguar-
da I'assegno di studio. 

Per maggiori chiarimenti, 
allego fotostatica della rac-
comandata inviatami, a rnie 
spese, dall'Opera universita
ria, per rendermi noto che, 
per «documentazione insuffi
ciente », non mi e stato asse-
gnato, nonostantc le mic as-
solute impossibilita finamia-
ric, I'assegno di studio, che 
dovrebbe essere dato propria 
a chi, come me, non 6 nelle 
condlzloni di portare a termi
ne con i propri mezzi gli stu
di universitari. 

Mi sono subito recato agli 
appositi uffici per maggiori 
chiarimenti. Finalmentc, do
po varie ore di anticamera, 
sono riuscito a vedere la « do
cumentazione », inerente la 
mia domanda. Ero gia rasse-
gnato alia sconfltta, convinto 
che mancassero documenti 
important!. Invece, niente di 
tutto questo: non era soltan-
to specificaio il reddito an
nuo di mio padre, dichiarato 
«manovale generico con la
voro saltuario ». Ma era dav-
vero indispensabile un altro 
documento, che comprovasse 
il reddito annuo di mio pa
dre? E questo, quando egli 
stesso, nei termini stabiliti 
dal concorso, si era gia pre-
sentato davanti al segretario 
comunale, nell'esercizio delle 
proprie funzioni, dichiarando 
altresi il reddito nullo, in 
quanto, non avendo egli alcun 
lavoro flsso, non e in grado 
di stimare un reddito preciso 
in un anno. Risidta evidente 
anche ad un profano, quanto 
un manovale con lavoro tern 
poraneo possa guadagnarc in 
un anno! 

La commissione esaminatn-
ce dei concorsi non I'ha capi-
to — o non I'ha rotuto ca-
pire — in quanto aveva tutto 
Vinteresse ad eliminare quan-
ti piu concorrenti passibili. 
Ma per quale scopo? Nelle 
tasche di chi vanno a finire 
questi soldi? 

Ringraziando, invio distinti 
saluti. 

ANTONIO TAFURO 
(Napoli) 

P.S. - Le nove fit me che se-
guono sono di studenti mici 
colleghi che si trovano nelle 
mie stesse condizioni. 

Gli insegnanti che 
devono mangiare 
a mesi alterni 
Caro direttore, 

poiche la nostra situazione 
di laureati e diplomati, inse
gnanti di libere attivita inte
grative presso le scuole mc 
die statali, e diventata inso 
stenibile dal punto dt vista e 
conomico, in quanto per not 
esistono mensdita di stipen-
diofantasma (oggi, addi 21 
marzo 1973 non abbiamo anco 
ra percepito lo stipendio rela 
tivo al mese di febbraio) mi 
permetto di rivolgere, tramite 
l'Unita la seguente deferente 
domanda all'onorevole Scalfa 
ro: a Lei, nostro superiore, si 
gnor ministro, h-i percepito 
regolarmente il suo stipendio 
a fine mese? a. Se la risposta 
risultera, come e facile da pre-
vedere, positiva, vorremmo ri 
cordargli che anche not, pove-
ri mortali, con un incarico a 
tempo indeterminato, per una 
attivita che non ci da garan-
zia per il nostro futuro lavo 
ro (cosa succedera se nel 
prossimo anno scolastico la 
scuola presso la quale prestia-
mo decoroso servizio non a-
vra piu ore disponibili per 
noi?), dobbiamo mantenere le 
nostre famiglie, mogli, figli ec-
cetera, la qual cosa non pub 
essere effettuata a mesi al
terni. Si pretende, forse, da 
noi e dai nostri emolumenti 
il risanamento del bilincio na-
zionale, il superamento delta 
crisi quando miliardi vengono 
stanziati per cose perfettamen 
te inutili? 

ADRIANO BURDISSO 
(Ceva - Cuneo) 

Un preside nato 
in nn'epoca 
sbagliata 
Cari compagni. 

vorrei porre all' attenzione 
dclV opinione pubblica alcuni 
fatti che accadono in una 
scuola genovese. precisamente 
all'Jstituto professionale di 
Stato per il commcrcio a J. 
Ruffini s. 

Sono la madrc di un'alunna 
che frequenta la terza classe 
di detta scuola e mi decido <i 
parlare in seguito ad alcuni 
proctedimenti presi nei con
fronti di mia figlia; ecco come 
si sono svolti i fatti. 

II giorno giovedi 22 marzo. 
avendo bisogno di una com
missione urgente e non poten-
do affidare ad altri Vincarico, 
poiche io latoro c sono redo-
ra, feci a mia figlia una giusti-
ficazionc per vscire dallistttu-
to alle ore 12J20. cioc un'ora 
prima dell'orario di uscita 
normale; la matttna in scgrc-
teria la giustificazionc fu rego
larmente acceltata. Alle ore I! 
c 30 la ragazza dissc all'insc 
gnante che arrebbe dovuto u-
scire un'ora prima, ma alle 12 
e 20, nonostantc tl mio per-
messo concalidato dal timbro 
della segreleria, Vinsegnantc 
negb il permesso di uscire 
siccome la ragazza insistera le 
disse di andare e di giusliftcjr-
si U giorno seguente con il 
preside. 11 giorno successivo il 
preside giunse in classe con la 
suddetta insegnante, la quale 
asseriva che la ragazza non le 
aveva detto nulla ed era anda-
ta via senza alcun permesso. 
Risultalo: due giorni di so-
spensione. 

Questo fatto ml pareva sem-

plicemente assurdo ed io andai 
a parlare con il preside, il qua
le mi disse che per lui non 
contano ne le mie richieste ne 
tanto meno le testimonialize 
degli alunni, in quanto il po-
tere t suo e il comando asso-
luto della scuola spetta a lui. 
Vi e da aggiungerc il compor-
tamento irriverente del presi
de il quale insulto sia mia fi
glia chiamandola cajona e sco-
stumata, sia me chiamandoml 
a una madre non perbenc ». 

Ora io mi chiedo come pos-
sano accaderc ancora simili e-
pisodi da Medio - et'o, come 
possa esistere ancora una 
scuola dove un preside si per-
mctte di chiamare gli alunni 
cafoni e bestie e va facendo 
comizi nelle classi urlando che 
ai suoi tempi solo i ricchi stu-
diavano e ora anche i cafoni 
possono andare a scuola... 

11 signor provveditore legge-
ra certamente questa lettera 
e quindi chiedo a lui spiega-
zioni immediate ed esigo cht 
siano presi provvedimenti con
tro questo preside repressivo 
che forse e nato in un'epoca 
sbagliata. Con questa lettera 
non solo domando che il fatto 
sia preso in esame in Provve-
ditorato, ma mi auguro che 
possa servire ad esempio all'o-
pinione pubblica, affinche non 
si lascino passare impunemen-
te nelle scuole certi gravi epl-
sodi. 

CARLA FOGLINO 
(Genova) 

Quella « specie di 
esame » alia facolta 
di Giurisprudcnza 
Carissimo direttore, 

per motivi di lavoro mi so
no recato qualche giorno /# 
presso l'universita degli stu
di di Bari dove ho avuto ma-
do di assistere ad una «spa
de di esame» della facolta 
di Giurisprudenza. Nella fat-
tispecie trattasi dell'esame di 
Diritto Romano la cui catte-
dra e tcnuta dal prof. Fran
cesco Maria De Robertis, pre
side della stessa facolta. Eb-
bene, pur conoscendo usi * 
costumi vigenti in tale facol
ta (ho studiato 4 anni nelle 
stesse aide o in quelle vicine 
del corso di laurea in Scien
ze politiche), ed essendomi 
molte volte «scandalizzato» 
per le strane cose che vi acca
dono (non sto qui a scopri-
re che la facolta di Giurispru
denza non e certo all'avan-
guardia nell'Universitaf), la 
storia di questo esame e il 
relativo comportamento del 
preside e dei professori com
ponenti le commissioni d'esa-
me mi hanno tasciato alli-
bito. 

L'esame dovrebbe avere i-
nizio alle ore 16. 1 candidati 
sono tutti presenti, puntual-
mente. Pero il primo candi-
dato viene esaminato dalla 
prima commissione non pri
ma delle 17,30. Poi, dopo una 
ora e mezzo (verso le 19) pat-
sa alia seconda commissione. 
Penso che di li a poco quel 
calvario debba finire: invece 
sta per arrivare la « botta fi
nale ». Gli studenti aspctta-
no ancora due ore (siamo al
le 21) per sapere che final-
mente e arrivato il preside, 
il quale si accomoda nello. 
sua stanza in attesa che ar-
rivino le... 22.15. Ecco, se tut
to va bene il primo candida
te per le 22,30-22,45 pub tor
nare a casa, se risiede a Ba- j 
ri: gli altri, se pendolari, so- ' 
no costretti a passare la not-
te nella sala d'attesa della 
stazione per prendere poi il 
primo treno della mattina. 

Ora io le lascio immagina-
re i volti di questi studen
ti (completamente vuoti, as-
senti, per la tensione nervo
sa e la stanchezza fisica) co
stretti a stare dalle 5 alle 
u ore in attesa di una «gra
tia » non sempre puntuale. 
Gia, perche in quelle condi
zioni, superare l'esame e dav-
rcro una grazia oppure rab-
biosa fortuna. Io mi sono 
permesso di chiedere al • bi-
dello la motivazione di tut
to cib; mi e stato risposto 
che a e un'antica tradizione 
che caratterizza questo esa
me da tutti gli altri a. 

Ora, senza voter mi alteg-
glare a moratista della situa
zione e senza voler minima-
mente accennare al vero pro
blema (che e quello di una 
radicate e so^tanziale rifor
ma della nostra scuola a tut
ti i livelli, e non cambiare 
un professore o un esame con 
un altro) voglio porre alcune 
domande. E' giusto, al di la 
di ogni valutazione di merito, 
giudicarc scveramente la prt-
parazione di uno studente do
po che lo stesso e stato co-
stretto. senza alcuna motiva-
la giusiificazione a passare 
oltre sei ore in n attesa di 
giudizioa? E' corretto ch* 
persone le quali, dentro e 
fuori I'Universila. si alteggia-
no. a modelli di educazione, 
ad esempi di vita, non abbia
no alcuni rispetto della di
gnita e della liberta degli al
tri? 

Dr. SAVERIO PETRONELLA 
(Altamura - Bari) 

Bisogna aumentare 
gli assegni familiar! 
e l'indennita 
di disoccupazione 
Cara Unita, 

penso che sia necessario in-
calzare e sollecitare il gover
no a presentare una legge per 
aumentare gli assegni familia-
ri e I'assegno di disoccupazio
ne. Da circa vent'anni cssi non 
vengono aumentati. nonostan
tc il grave rialzo del costo del
ta rita. E poi c giusto dare 
questi soldi a chi piii nc ha 
bisogno. perche c dimostrato 
che quando i fondi ristagnano 
nelle casse dcllo Stato 6 ncgli 
istituti previdenziali. poi il go
verno U prelcra per regalarlt 
ai gruppi parassitari sotto for
ma di aiuti. E qui penso che 
ci sia una carenza anche da 
parte del PCI. che non si bat- < 
te a sufUcicnza per srentarc 
certe manovrc. 

Fraterni saluti. 
GIUSEPPE CARDI 

(Battaglia Terme • Padova) 


