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Verso un incontro nazionale fra 
i nuovi movimenti studenteschi 

Si terra a Firenze nella prima meta di maggio un'assemblea nazionale promossa dai movimenti 
studenteschi di Firenze, di Genova, di Ravenna e dalla Lega democratica di Bari — I punti di 
maggior dibattito: Torganizzazione del movimento e le alleanze interne ed esterne alia scuola 

L'esperienza della Sicilia 

Una nuova democrazia 
per una scuola nuova 

Una organizzazione sludenfesca capace di conquisiare grandi masse di giovani 
all'impegno politico • II binomio «sludenti-popolo» per la rinascita delHsola 

PALERMO, aprile 
Una giornata regional? di lotta degli 

, studenti, uno sciopero di ateneo a Ca
tania, una vertenza con la Regione per i 
trasporti gratuiti agh studenti pendolari, 
la costituzione di un Comitato di coordina-
mento regionale dei delegati dj Assem-
blea degli istituti medi superiori: sono i 
segni di un processo nuovo che vive il 
movimento studentesco in Sicilia. 

Per comprendere le cause di tutto que-
sto. bisogna, da una parte, collegarsi alio 
sforzo meridionalista che sta' compiendo 
tutto il movimento operaio e. dall'altra. 
comprendere il dato politico nuovo emer-
so dalla stessa piattaforma della gior
nata regionale di lotta (13 marzo): la n 
chiesta di alternativa per uno sviluppo 
economico della Sicilia. di ridiscussione 
del tipo di industrializzazione e del ruolo 
dell'agricoltura; di redifinizione della di-
dattica sulla base di questa prospettiv.* 
di rinascita dell'Lsola. 

Fare politica 
Lo studente di Catania o di Palermo, non 

si pone come modello il collega di Mi-
lano o Torino; capisce che in Sicilia. dove 
ci sono piu professori che metalmeccanici, 
il binomio « studenti-operai » diventa « stu-
denti-popolo» e sa che nelle scuole non 
ci sono solo i comunisti e i gruppi extra-
parlamentari, ma anche grandi masse di 
studenti che si sentono estranei a certe 
tematiche eppure possono e debbono es-
sere conquistati all'interesse e aH'impegno 
politico. Gli studenti capiscono che il loro 
compito e quello di essere il «cemento» 
tra il popolo. di cui sono figli, e un 
processo di sviluppo economico. di alter
nativa, di prospettiva autonomista e me
ridionalista che ha nella classe operaia 
la sua avanguardia. 
' Con quali strumenti, attraverso quali 
strutture organizzate realizzare questo com
pito? Noi mettiamo al primo posto la 
valorizzazione dell'Assemblea degli stu
denti. cioe della grande conquista realiz 
zata con le lotte del '68 e chiediamo che 
questa assemblea divenga il luogo della 
«democrazia di tutti» attraverso un uso 
funzionale delia delega Che cosa significa 
quest'espressione? Significa che l'Assem-
blea. per affermare una propria linea poli
tica. perche la democrazia di tutti gli stu
denti po.ssa collegarsi al movimento ope
raio. all'ente locale, alle istituzioni. ha bi-
sogno di accompagnare la verifica e il 
dibattito con la capacita di dirigere, di 
fare politica. 

Finora. gli studenti hanno gestito. con 

1 loro strumenti democratici, soltanto uno 
spazio di opposizione. Se noi vogliamo 
costruire una nuova scuola. dobbiamo co-
struire anche un nuovo modo di dirigerla, 
attraverso la sua gestione sociale, coinvol 
gendo la classe oueraia. tutto il suo arco 
di alleanze, i poteri locali. i lavoratori del 
la scuola ma soprattutto gli studenti in 
maniera nuova. Gli strumenti democratici 
delle masse studentesche si devono tra 
sformare da « strumenti contro » in « stru 
menti per» una nuova scuola. 

Si pud pensare che questa «democra
zia di tutti» compia automaticamente il 
passaggio dal « contro» al « pro »V Che 
esistano cioe le condizioni per le quali 
oggi. nelle a==semblee. mediante il confron-
to sulla linea politica che noi comunisti 
indichiamo e sulle esigenze reali del mo 
vimpnto, si produca questo salto di qua
nta? Noi pensiamo di no. alia luce della 
realta attuale. Servono, allora. nuovi stru 
menti per determinare questa matura-
zione. 

Su tale analisi si fonda la nostra pro 
posta di una organizzazione studentesca 
di massa, che non sia ne organizzazione 
delle sole avanguardie, ne organizzazione 
delegata e parasmdacale di tutti gli stu
denti, ma ipotesi organizzativa ?trumento 
di una linea politica e di una concezione 
del movimento che consentano l'incontro 
tra le avanguardie e la realta delle masse 
studentesche. Quesfincontro dovrebbe ave-
re come base sia la difesa degli interessi 
materiali degli studenti: sia alcuni con-
vincimenti ideali e politici democratici. 
fra i quali sia presente la consapevolezza 
della necessita e dell'utilita di organizzare 
la democrazia. 

Lega democratica 
Prime esperienze di costruzione di que

sto nuovo strumento per la rinascita e lo 
sviluppo del lilovimento "studentesco" s i ' 
stanno facendo in Sicilia. Sorge, in alruni 
grossi centn di provincia, la Lega demo
cratica degh studenti la quale sta gia 
compiendo delle prime esperienze poli-
tiche. Come quel la. per esempio, di Mar
sala. dove la Lega promuove un incontro 
col Comune e i sindacati per poi sotto-
porre a tutti gli studenti una piattafor
ma per la lotta urinaria per l'occupazione 
e !o sviluppo. Da Patti a Marsala, da Cal-
tagirone ad altri centri delle province sici-
liane, si sviluppa una iniziativa politica 
che pone al centro i problemi dello svi
luppo autonomista e meridionalista e del 
ruolo della scuola in questa alternativa. 

Valerio Veltroni 

enta in questi mesi aspetti profondamente contraddittori. Da una 
mente estese di studenti a scendere in campo sui grandi temi 
sione, ed anche per solidarieta alle lotte operaie e popolari. 
to orientamento positivo in consapevole sforzo di costruzione 
udenti. Esistono percio. in questo momento, element! assai con 

:i continuano a svolgere un ruo lo negativo, accentuando la negazione completa del movimento 

II quadro della mobllitazione e delle lotte degli studenti pres 
parte, si e confermata la disponibilita politica di masse relative 
dell'antifascismo, della democrazia, della lotta contro la repres 
Dall'altra. pero. si e registrata una difficolta a tradurre ques 
di un movimento organizzato. democratico ed unitario. degli st 
traddittori. I gruppi estremisti 
di massa. mentre si estende 
il numero degli studenti non 
impegnati nelle lotte. Con-
temporaneamente pero si so
no venute costruendo espe
rienze nuove ed originali. ca-
ratterizzate non solo dalla te-
matica di organizzazione de
mocratica del movimento. ma 
anche dallo sforzo di riesa-
minare criticamente i conte-
nuti politici delle lotte stu-
dentesche. 

Si tratta di esperienze di
verse tra loro, con alcune ca-
ratteristiche politiche comuni 
che hanno reso possibile la 
promozione di un incontro 
nazionale di questi nuovi mo
vimenti studenteschi. 

Vi e innanzitutto la comu
ne volonta politica di co- -
struire un, rapporto nuovo. 
cioe positivo' e concrete Ira1 

masse studentesche organiz
zate e movimento operaio e 
democratico. sul terreno del
la lotta per le riforme. per 
un diverso sviluppo economi
co e sociale. per la salva-
guardia e l'espansione della 
democrazia. In questo conte-
sto vengono collocate la lot
ta contro la politica scola-
stica di questo governo (e in 
particolare per spazzare via 
le proposte legislative reazio-
narie di Scalfaro) e la lotta 
per una profonda e radicale 
ri forma della scuola 

Di fronte alia crisi. non e 

Una lettera di Lucio Lombardo Radice sul « caso » Prodi 

Dopo la soppressione delPufficio 
studi e program mazione della P.I. 

a Tragicamente nota» ha definito 11 
democristiano professor Prodi la con-
duzione del mmistero della Pubblica 
istruzione da parte del democristiano on. 
Scalfaro 

Quando. il 10 apnle scorso. le agen-
zie di stampa diffusero le dichiarazioni 
fortemente cntiche con le quali Prodi. 
fino a qualche giorno prima capo del
l'Ufficio studi e programmazione del 
mmistero della Pubblica :struzione. ave-
va accoito la soppressione del suo uffi 
cio ad opera di Scalfaro. ne&suno che 
conoscessc i due protagomsti dell'epi-
sodio ebbe dubbi sulia verid:cita delle 
asserzioni dell'ex capo dell'Ufficio studi. 
Quest!, del rcsto. reae esphcito il suo 
disaccordo sia con la forma della de-
cisione ministenale (presa a sua insa-
puta e neppure comunicatagli diretta-

1 mente) che con la sostanza. Disse in 
quell'occasione il professor Prodi, che 
il ministro aveva tenacemente ignorato 
i contributi dell'Ufficio Studi. in parti 
colare per lo stato giuridico e la Iegge 
sulla scuola secondana, e che. trovatosi 
ormai alia corda per i dissens: pressoc-
che unanimi che hanno accoito le sue 
« iniziative ». aveva torse pensato di tro-
vare una via d'uscita soppnmendo l'Uf-
ficio 

Da quelle dichiarazioni sono pas^ate 
ormai due settimane. In questo peno 
do. il professor Prodi si e trasferito a 
Trenro dove e stato eletto rettore di 
quell'universita. ed il ministro Scalfaro 
si e guardato bene dal rispondcre alle 
tante proteste che la soppressione del
l'Ufficio Studi ha provocato. ne ha spie 
gato perche ha licenziato Prodi non 

molto tempo dopo che alcuni senaton 
missini gli avevano chiesto esplicitamen-
te di liberarsene. 

Sull'episodio, l'Unita ha preso gia 15 
giorni fa. posizione ma torna volent:en 
sull'argomento con questa lettera del 
compagno Lucio Lombardo Radice. arn-
vataci solo qualche giorno fa a causa 
degli sciopen dei postelegrafonici. 

E' utile, infatti. proprio alia vigiha 
del nostra dibattito nazionale sulla ri-
forma della scuola secondaria superio 
re. ncordare come la Democrazia cri-
stiana. co! centro destra. non puo piii 
neppure permettersi di Iasciare spaz:o 
a: pur umidi e marginal! tentativi di 
affrontare la crisi della scuola con un 
minimo di serieta culturale e di pro
grammazione scientifica 

Ecco il testo della lettera di Lucio 
Lombardo Radice: 

Cam Unita, quando, il 26 
giugno IH'I2. fu annunciato "he 
ministro della Pubblica Istru
zione nei gnvetno di centro 
destra mrebbe stato I'onore-
vole Oscar Luigi Scnllaro. ten 
vemmo su Ri forma della scuo
la die era destino dt questo 
uomo di essere noto agh ita 
Ham come "queHo degli scinnl-
ji", come quello che. scanda-
lizzalo per an decollete di 
una victna di tavolo in un 
res'aurant romano. la ni-em 
non so'o rnnftroxerata ma 
colpila 

Durante un anno di mint-
stero. I'onoreiole Stalin to ha 
dato altri motivi per far par-
tore dt se, e non voaho ora 
elencorh. Voglio pero mettcre 
in evidenza un filo logico che 
lega la vtoienlo rcozione a una 
scollaturo u.see colla ripropo-
sta del latino ncl terzo ctclo 
della scuola obbligatorm, col
la difesa aelle rerchie strut
ture cadentt delta istruzione 
supenore con !o strugqente 
desideno di un bel "numero 
chiuso' che tacna ntornare 
ai bet tempi bealt della uni-
versita d> elite Tutto c cu 
cito rialia logica della restau 
razione trofoiata nella latti-
specie dt sanfedismo), dal n-
fiuto testardo e violento, e di-
eiamo pure anche ottuso!, del 
nuovo, m ngm sua forma. 

Questa politica. ottusamen-
le restauratrice e sanfedisti-
mmente settana, del ministro 

Scalfaro. ha trovato la sua 
espresstone esemplare ie spe-
namo ultima• nella snpvrr*; 
stone imprormsa d'aufnnta, 
avvenuta con un suo nmvr-e-
riiiti^jilti dri tt. n'ntzf. r>' Uo 
Ufficio itudt e programmazio
ne del mmistero PI "rero 
cando I'ordtnonza istilutira del 

[ ministro Gut del lualin Wf" 
• 11 "modo tenuto" dallo Scal

faro ricordn il "moio tenuto 
dal duco Valentino" nello *ha-
mzzarti dt nrr^rsari perirolo-
si fvedi il famoso saaaio di 
Sicold Machiarelln e cioe In 
pugnalata alia schiena ron 
utiltzzazione di <ncari I <ica-
ri di lurno sono stall tl Pie-
be. il Dinam. e non so qua
le altro Grtso o Xtbbio del 
Movimento sociale che sin dal 
luglio 1971 aievano rwhiesto 
la soppressione del pericolo 
so "covo" rtformista; la pu
gnalata nellu schiena e stata 
inferta dtrettamente dallo 
Scalfaro Oscar Mano Pesan 
te. il quale non ha neppure 
preacvisalo il capo deWUtli 
cio studi e programmazione, 
professor Paclo Prodi; non qli 
ha dato tnsomma. da buon dt 
spotico padrone all'anttca. 
nemmeno i famosi "otto gior
ni" di oreawiso dt pramma-
tica per i gentiluomini anche 
quando i domestici erano i 
"servi" 

"L'Unita" ha dato qualche 
giorno fa la notizia, e ha ri-

ferito anche lamaro commen-
to del professor Prodi: "Vat-
tuale conditzmne del mmiste
ro della Pubblica Istruzione 
e purtroppo tragicamente no 
to e gli ultimt avrmtmentt 
parlamentari r.el corso della 
discussmne al Senato della 
leqae sullo stato qmridico del 
personate dcla scuola hanno 
dato un'ultima conferma" lo 
penso perd che si dehha rv 
tornare sul tatto in se qra 
vissimo per mrtlerr bene in 
eridenza qual e il *uo siant-
ficato generate L'Utticio Stu
di e Programmazione ora li
quidate era stato dirclto pri
ma da Giovanni Gozzer. pot 
da Paolo Prodi 

Esso rappresenlava, e per 
la sua stessa nalura e per 
gli uomini che si erano sue-
ccduti nella sua direzione, il 
piu grosso e il piu onesto 
tentative riformtstico nell'am 
bito della Pubblica Istruzio
ne Abbiamo scritlo "riformi 
stico", e non "riformatore". 
pcrcht anche se Gozzer e Pro
di erano anunali «/« \clnel 
ta volonta rilormatrtce, la lo
ro iniziativa era condizionata 
e costretta daglt equivoci e 
dalle turbenc del centro • si
nistra prima, dalla piu espli-
cita volonta restauratrice del 
centro destra pot. Con Gozzer 
abbiamo polemizzato, eccome, 
suscitando cntiche sue anche 
acerbe (dt incomprensione o 

dt mancato appoqato) net no* 
slri contronti. Abbiamo pole
mizzato. perche ntenevamo e 
ritentamo che la buona vo
lonta riformntrtce divenga. in 
un quadro politico generate 
moderato - consercalore. ali
bi della cattira volonta nfor-
mistica di non tar nulla, pro-
clamandosi pero tnnovatori. 
programmalori studiost del 
nuovo 

II provvedimento Scallaro -
Plcbe del 30 marzo chtude 
percio. e in n.odo brutale. tut
to un periodo. liquida Vulti-
mo residuo di una politico. 
Al Mmistero della Pubbltca 
Istruzione non si parla piu di 
studi e dt programmazione, 
si lavora: si lavora at restau-
ri, nella piu stretla obbedien-
za gerarchica senza piu "dt-
sturbalori" ttpo Gozzer o ti
po Prodi Ci tengo ad espri-
mere la mia slima e la mia 

solidanela di milttante comu-
msla al cattoltco democra
tico Prodi; confido che que
sto nuoro schiaffo dt Scalfa
ro alia democrazia sia darve-
ro Vultimo. che questo mini
stro incapace e santedtsta sia 
rimosso al piu presto. Credo 
infatti che ormai a tutti i de
mocratici "puzzt questo bar-
baro domtnio", it potere as-
soluto di un clericale archeo-
logico che liquida i caltolici 
postconciliari per farsl ami-
co un PUbep. 

sufficiente opporre un car-
tello dei « n o » alle misure 
governative. Occorre invece 
costruire un movimento che 
sia parte integrante, soggetto 
attivo ed originale, del piu 
generale movimento politico 
delle masse, 

II movimento dei lavorato
ri, pone infatti la trasforma-
zione della scuola come uno 
degli obiettivi centrali della 
sua iniziativa. Si pensi al du-
ro sconfcro ingaggiato e vinto 
dai metalmeccanici col pa-
dronato pubblico e privato 
sulle 150 ore. su un obiettivo 
cioe che e insieme di diritto 
alio studio e di concreto at-
tacco alia separatezza della 
istituzione scolastica; si pen-
si d'altronde a come, la lotta -
. per. uno sviluppo. economico 
' alternatlvo ' presupptmga- non 
soltanto rimpegno per il di
ritto alio studio ed al lavoro. 
ma. se ha da essere battaglia 
per la individuazione e la 
mobilitazione delle risorse. a 
cominciare da quelle umane. 
anche l'intervento attivo per 
cambiare l'uso. la gestione. le 
finalita della scuola. 

Con questa tematica si con-
frontano i nuovi movimenti 
studenteschi. e ad essa ten-
dono a rapportare diretta-
mente la questione della ri-
forma della scuola. La stessa 
questione della democrazia 
all'interno della scuola viene 
intesa non come semplice ri-
conoscimento di spazi politi
ci (di «ore di democrazia» 
da aggiungersi al «normale» 
funzionamento di questa scuo
la) ne soltanto come sistema 
di garanzie formali per 1'eser-
cizio dei dirittl democratici 
deali studenti e degli inse-
gnanti. ma come fondamento 
della costruzione di una scuo
la direr sa, profondamente rin-
novata, posta al servizio dello 
sviluppo civile del Paese. 

Su questa base viene DO 
sta la questione deH'organiz-
zazione del movimento e 
quella delle sue alleanze al
l'interno ed all'esterno della 
scuola. Le diverse esperienze 
muovono tuttp da obiettivi di 
lotta fdiritto alio studio, de
mocrazia. diritto al lavoros 
che intere-.sano e coinvolzo-
no non gia ouesto o quel 
sruppetto. auesta o quella for-
mazione oolitica ma le srandi 
masse deeli studenti. 

Ecco quindi Dor=;i il prob'e 
ma delle allean/e del movi
mento deali studenti ronv 
concreto incontro tra movi
menti or»aniz7ati che hanno 
un comurw terreno d: lotta 

Un incontro dei mnviment: 
studenteschi orzanizzati o 5n 
via di organizzazione su que-
ste nasi DOlitirhe nuove e sta
to indetto Der la or:ma meta 
del mese di ma?2io a Firen
ze dal movimen*o studente
sco d : Firenze di Genova. di 
Ravenna, dalla I/*ga democra
tica degli student; di Bari. e 
s»ttorno ad es*o s: va delinean-
do un arco di adesioni abba-
^tanza esteso e aualifi'-ato. 
dne raoDresenta un on'mo 
oqs=o verv» una caratterizza-
zione nazionalp. 

Questa scadenza nazionale 
Irrobustira e sprmincializze-
rh le *»soerien7e finora realiz-
zate. dara spazio e fiducia an
che a quelle forze che ooera 
no *n •J'tuazioni p-irtirolar-
mente difficil; *» ^omnlesse: 
airantira. nrobabilmente. un 
minimo d: coordimmento na 
zionale alia mobilita7i«>TH» ed 
alia lotta deeli studenti. 

In questo rjeriodo. nrenara-
torio deU'incontro nazionale 
(pensiamo ad esempio al 
ronveeno regionale dell'Enr-
lia) questi nuov: movimenti 
deeii studenti hanno realizza-
to positive forme di diba»tito. 
di collabora7ione. di ronfron-
to coi sindacati. eoi movimen 
ti eiovanlli democratici. con 
eli Fnti loeali. con le R«?ioni 
E* da ansDicare che artrhe sul 
oiano nazionale si defini«ra 
un cosl vasto arco di interlo-
cutori. e. pifl in eenerale. 
che 51 movimento operaio e 
democratico nel suo eomoles-
RO consider! oositivamente il 
processo nuovo che si e aper-
to. e dia ad e<w» il maggior 
oontributo oosslbile. 

Paolo Franchi 

FIRENZE 

Una componente 
autonoma delle 
lotte di riforma 

FIRENZE, aprile. 
In quest'anno scolastico si 

'e sviluppata a Firenze la ca
pacita del movimento studen
tesco, di misurarsi con l'am 
piezza. la quali ta. l contenu 
ti dello scontro politico in 
atto nel Paese. di divenire 
componente autonoma e on-
ginale della lotta democrati
ca e nformatrice della citta. 
di essere punto d; rifenmen 
to e fattore di estensione del 
lo schieramento riformatore. 
di affrontare i problemi di 
un diverso sviluppo dell'eco 
nomia e dell'occupazione nel 
la provincia. Esso ha cosi con 
solidato il rapporto con il mo
vimento operaio e popolare 

Si e sviluppata la lotta per 
la conquista negli istituti me
di di ore all'interno dell'ora-
rio scolastico (da dedicare ai 
le attivita di sperimentazione) 
per lo sviluppo delta demo 
crazia nella scuola, si sono 
aperte vertenze sui problemi 
della ristrutturazione edilizia 
dell'istituto d'arte e del pro 
fessionale Sassetti. Si e svilup 
pato. partendo da un dibatti 
to con Trentin. un rapporto 
organizzato con il Consiglio 
della zona industnale sui pro
blemi dei trasporti. del dirit
to alio studio, dell'occupazio
ne. dell'unita sanitaria loca 

Ie. castruendo un rapporto con 
Ie facolta scientifiche e con 
due istituti medi superiori. 

Presente era. neU'elaborazio 
ne dei comitati delle scuole 
medie e nelie loro piatta-
forme rivendicative. la consa
pevolezza che la complessi 
ta della crisi della scuola e 
!a precarieta della destinazio 
ne sociale dello studente ri 
chiedano ne nsposte. parzia 
!i ne appiattimenti deUa lot 
ta in vertenze material!, ma 
la capacita di esprimere un 
progetto complessivo d: tra-
sformazione della scuola La 
lotta studentesca e stata co 
si lotta per lo sviluppo della 
democrazia nella scuola. con-
solidamento dei dirittl degn 
studenti e degli insegnant:. 
lotta per il diritto alio stu
dio ed al lavoro (si e entra-
ti quindi nel merito dei pro 
b!emi dell'occupaz'one dei di 
plomati e dei laureati). ere 
scita di esperienze di speri 
mentazione (liceo Artistico. li-
ceo Scientirico. I l l Li ceo > ca 
paci di elaborare non in 
• settori speciatizzati ». ma nei 
vivo di esperienze di massa. 
un diverso rapporto tra stu 

denti e didattica. tra studio 
e ricerca. 

• Lo sforzo di costruire nel 
concreto esperienze legate a 
questi temi. di impedire 1'iso 
lamento del movimento de 
gli studenti individuando con 
troparti e alleanze. si e in 
trecciato con Ie grandi mo 
bilitazioni antifasciste. con la 
partecipazione agli scioperi ge 
nerali dei lavoratori, con un 
ruolo di primo piano neho 
lotta contro il governo di cen 
tro destra. Cresce in questi 
giorni una vasta mobihtaz:o 
ne antimperialista in so! id a 
rieta con il popolo vietna 
mita e si svolgono assem 
blee che riportano nella scuo 
la i contenuti della lotta an 
tifascista e di Resistenza, con 
incontri tra studenti e par-
tigiani, in occasione del 25 
aprile. 

E' cresciuta in questi due 
anni I'esperienza dei com: 
tati nelle scuole. si e conso 
lidato il ruolo che essi han 
no nello sviluppo della demo 
crazia. riflettendo criticamen 
te sia sulla crisi deU'assemblea 
generale sia sulla necessita di 
ricostruire ed estendere stru 
menti di partecipazione demo 
cratica di massa. 

La lotta per lo sviluppo 
della democrazia si intreccia 
con l'esigenza di modificare 
l'attuale struttura della di
dattica e di incidere su tutti 
gli aspetti della vita deila 
scuola. 

In alcune realta sono ere 
sciuti organismi di lotta (i 
comitati di gestione sociaK > 
che raccolgono student:, in 
segnanti. genitori che riven 
dicano una diversa gestione 
istituzionale delia scuola e 
aprono vertenze sui problemi 
legati al diritto alio studio 
e all'edilizia. In questo slor 
zo di evitare Tisolamento del 
le lotte studentesche a Firen 
ze molto ha giocato la ca 
pacita di chiamare Ie forze 
politiche e sindacali a di=cu 
tere dei problemi della scuo 
la. In questo senso si e svi. 
luppau l'imziativa del nostra 
partito e della FGCI. che s. 
sono fatti portavoce della ne 
cessita di costruire un vasto 
schieramento di aKeanze so 
ciaJi e politiche intorno alle 
lotte studentesche. e in que 
sto senso si sono mossi i co 
munisti nel sindacato. ne; 
consigli di zona e di fabbri 
ca tra gli studenti medi e uni 
versitari. 
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segnalazioni 
G. Riva « Andare a scuola in Corea RPDC», 
ed. Jaca Book, p. 90, L. 1.600 

E' la relazione di un viaggio nella Repubblica popolarr 
coreana de] gruppo redazionale Jaca Book, andaio laggiu 
per a verificare alcune ipotesi» sulle «societa di transi-
zione». In un paese che sta castruendo il socialLsmo. la 
scuola non e piu un'istituzione separata, il problema cdu 
eativo non e piu «settorializzabile». ognj Iivello e ambito 
della societa hanno un compito educativo il partito. nella 
continua lotta contro la concezione burocra.ica. il comitato 
di fabbrica che educa alia gestione e alia oreativita tecnica 
le organizzazioni di massa L'A non si dilunga quindi nella 
descrizione deH'organizzazione scolastica, ma prefensce illu 
strare il principio dello «joudche» (autodeterminazione. 
«contare sulle proprie forze») e il senso del continuo rife 
rimento al pensiero di Kim II Sung. Nel complesso le 
n ipotesi da verificare» risultano molto interne alia pro-
blematica di un gruppo del dlssenso cristiano alia ricerca 
di «esperienze di Hberazione» e quindi, in definitiva, abba-
stanza limitate. 

m. I. 

Lettere 
all9 Unita: 

La CISL di oggi 
e quella che fu 
strumento della DC 
Egreglo direttore, 

sono un lettore attento del 
suo giornale ed ho letto J'ar. 
ticolo che Ugo Baduel su 
l'Unita del 17 marzo ha scrit-
to sul convegno di Viareggio 
di «Forze Nuove» dal titolo 
« La sinistra dc verso il Con-
gresso ». 

Francamente e sinceramen-
te non le avrei scritto se I'ar-
ticolista avesse limitato i suoi 
commenti o giudizi o rifles-
sioni sui discorsi e sulle po-
sizioni della corrente e del 
partito in cui la corrente stes
sa si ritrova. 

Quello che mi spinge a scri-
verle e invece su quanto I'ar-
ticolista dedica alia CISL. 
Perche il superficialismo, la 
inesattezza, la vacuita delle 
affermazioni che fa, sono fran
camente esuberanti. L'etichet-
ta di «ideologia produttivisti-
ca ed aziendalistica » che af-
fibbia alia CISL, mi ha richia-
mato alia mente le «Baruffe 
chiozzotte» del Goldoni. Su 
questo punto Ugo Baduel ha 
proprio, come si dice, I'idea 
flssa. E fa il paio con Valtra 
etichetta: quella cioe di un 
presunto moderatismo della 
CISL degli anni 50. 
• Ho gia avuto modo di ri-
chiamare nel 1969 ad Ugo Ba
duel, a mo' di esempio, quel
lo che la CISL ha fatto alia 
FIAT nel 1956. Non e'e esem
pio nella realta del mondo 
sindacale italiano del dopo-
guerra piii chiaro di negazio
ne e di lotta all'aziendalisino. 
E cosi per la cosiddetta po-
Ittica produttivistica; in for-
za della quale, ollre al resto, 
si sono svilttppale la contrat-
tazione articolata aziendale, 
in forza della quale oggi va 
avanti un nuovo potere dei 
lavoratori e del sindacato nel
la fabbrica e le nuove strut
ture di fabbrica. Per non di
re della battaglia per I'auto-
nomia del sindacato, che c 
ora non piu soltanto della 
CISL, ma sta dwentando sem-
pre piii patrimonio consape-
vole di lotta della stragrande 
maggioranza dei lavoratori i-
talwni. 

E mi consenta, direttore: ma 
non da fastidio anche a lei 
quel passaggio dell'articolo 
che cosi recita: « ... ta fine del 
collateralismo son fatti degli 
ultimi cinque anni che sem-
pre piii hanno sostituito ta 
vecchia ideologia della CISL 
con nuovi contenuti unita-
ri?». E che cosa rispondere: 
n Si, papa? «. 

11 collateralismo nella CISL 
e stato supcrato da parecchio: 
conceltualmente, formalmente 
e nei fatti. Ed e stato il ri-
sultato di molte lotte anche 
ed in particolare all'interno. 

Per non andare tanlo lon-
tano credo sufficente richia-
mare Spolelo: sul quale fatto 
non mi pare utile diffonder-
mi, proprio per quanto pri
ma e durante, tutta la stam
pa, la radio, la TV hanno det-
to e scritto. Ebbene anche in 
quella occasione la CISL, nel
la sua sostanza reale, ha dato 
tale una prova di autonomia 
che, almeno oggi. sarebbe ve-
ramente difficile cercare da 
altre parti. 

A Viareggio non e'era la 
CISL nc a ranghi serrati ne 
aperti. C'erano cittadini. uo
mini, che sulla base della li
bera scelta, cercano di eser-
citare il loro dovere di par
tecipazione alia vita politico 
del Paese. Ma almeno questo 
Ugo Baduel lo dovrebbe sa-
pcre. Fare it discorso nei ter
mini nei quali lui I'ha posto, 
e mistificante oltreche scor-
retto. A meno che non cerchi 
alibi per altre direzioni. 

Io credo che l'Unita sia let-
ta da molli lavoratori. Non 
sono convinlo che contenuti 
cosi sommari, siano apprez-
zati da chi ha vissuto e vive 
nelle fabbriche la lotta, la ri-
cenda del movimento sinda
cale nel nostro Paese. E non 
credo giovino alia serieta del 
giornale. 

Se si vuole affrontare il di
scorso deU'aziendalismo, del
la politica produttivistica, del-
I'autonomia del sindacato: te
mi grossissimi, storici e pur 
sempre di attual'tta: ebbene 
bisogna piegarsi a ben altro 
modo di approccio con ben 
altra attitudtne. Ditersamen-
te si cade al Iivello della de-
nigrazione gratuita o della 
pnra polemica di significato 
discutibile. 

Sono certo che rorra corte-
semcnle pubblicare sul suo 
autorevote giornale questa mia 
lettera che e tesa. nella mia 
intenzione. a precisare alcune 
inesattczze contenute sul ci
tato arlicolo. 

Cordialmente. 

IDOLO MARCONE 
Segretario confederale 
della CISL (Roma) 

" Idolo Marcone e un diri-
gente sindacale che chiunque 
abbia avuto dimestichezza con 
i sindacati e con le lotte dei 
lavoratori negli ultimi quin-
dici anni non pud che cono-
scere bene e quindi stimare. 
E' imbarazzante dover rispon
dere a una sua lettera che, 
secondo lo stile leaie e ir-
ruento dell'uomo, usa termi
ni certamente non delicati. 
Comunque non e difficile da
re atto pregiudizialmente a 
Marcone che quando lui par-
la e sincere e quando fa cer
te affermazioni anche sul pas-
sato della CISL dimostra fie-
rezza e coerenza. anche se 
forse scambia molti suoi de-
siden (e battaglie) passati e 
presenti per realta di tutta 
l'organizzazione. 

Rispondo. In occasione del 
convegno della corrente dc 
di «Forze Nuove» a Viareg
gio, scrissi dell'ideologia pro
duttivistica e aziendalistica 
della CISL riferendomi a un 
ben preciso periodo storico, 
a personaggi precisi come il 
fonda tore dell'Ufficio studi Sa
ba. al mare di accordi sepa-
rati che dilago agli inizi de
gli anni '50 permettendo og-
gettivamente una politica na-
dronale di divisione della clas
se operaia che aveva ben po-
chi precedenti. Certo non era 
Marcone che intendeva in quel 
modo l'aziendalismo nemme 
no allora, ma credo che egli 
sarebbe il migHore testimn-
ne delle battaglie fatte e per-

dute a quel tempo da chiun
que nella CISL uscisse dagli 
schemi del sindacalismo al-
l'americana, legato ai padroni 
dal ' comune obiettivo della 
produttivita aziendale che 
«conviene a industrial! e o-
perai». ' - • • -

Questa non e una personate 
a idea f issa», ma storm re
gistrata in un'ampia pubbli-
cistica. La strumentalizzazio-
ne della CISL da parte della 
DC e del funbondo fronte an-
ticomunista di quegh anni, 
fu tentata e con - largo sue-
cesso. Non con ptcno sue-
cesso, questo e vero. 

Qui mi scuso con Marcone 
e con la CISL per non avere 
fatto una piii chiara dlstin-
zione: la CISL non fu mai 
la «bonomiana»; al suo in-
terno vissero sempre coscien-
ze libere e oneste a Iivello 
dei dirigenti, coscienze sin-
ceramente unitarie, mentre la 
sua base resto sempre in va-
ste zone popolare, non cor-
porativa, genuinamente tesa 
all'unita. Se quelle spinte, 
quei fermenti non cl fossero 
stati, non sarebbe uscita que
sta CISL di oggi che l'Unita 
per prima rlconobbe unitaria 
e non subordinata a gruppi 
demoenstiani proprio nei ser-
vizi sul Congresso ultimo del 
1969. 

Allora pero la linea domi-
nante nella CISL restava co
munque legata a un miope 
anticomunismo che spesso — 
anche per certi legami di al
cuni dirigenti con le maccar-
tiste centrali sindacali USA 
di quegli anni — sboccava in 
vera azione discriminatoria e 
clientelare, come avvenne so-
prattutto nel settore delle as-
sunzioni. Marcone lo sa be
ne. Ieri gli unitari, gli auto-
nomi effettivi (non quelli a 
parole) erano solo una attiva 
minoranza; non penso che sia 
« denigrazione » dire che og
gi la situazione si e ribaltata 
e la minoranza sono gli# anti-
unitari, che pero esistono. 
Questa dialettica cioe e'e an
che oggi e noi — con Mar
cone, con Storti, con la gran
de maggioranza della CISL — 
speriamo che possa ricom-
porsi nel prossimo congresso. 
O e vacua invenzione anche 
la pnlemica che ha segnato 
ie ultime vicende della CISL, 
i suoi ultimi Consigli nazio-
nali? 

A Viareggio massimi diri
genti della CISL — piii o 
meno unitari — erano pre
senti tutti insieme e questo 
poneva degli interrogativi. 
Non abbiamo espresso giudi
zi su questo ma solo, appun-
to. elencato quegli interroga
tivi. (u. b.) 

II professore 
al servizio 
della societa 
e quello legato 
alia speculazione 
Caro direttore, 

sono uno studente di Archi-
tettura ed ho avuto occasio
ne, giorni fa, di partecipare ai 
comnwssi funerali del profes
sor Piero Bottom, docente so-
zpeso dall'insegnamento «in 
via cautelareu nel novembra 
del '71 assieme agli altri set-
te membri del Consiglio di 
facolta. Quando il cortco fune-
bre e transituto in via Boiar-
di le migliaia di studentt pre
senti, malgrado i divieti del 
rettore, hanno imposto che tl 
feretro entrasse all'interno 
della facolta per una breve 
cerimonia. commemorativa. So
lo cosi, da morto, Bottom i 
potuto rienlrare nella sua u-
niversita. 

E' un fatto triste: triste e 
significativo. Bottom aveva 
dedicato alia facolta di Ar-
chitettura iutte le sue ener-
gie, aveva messo a disposizio-
he degli studenti e dell'intera 
societa tutte le sue conoscen-
ze e la sua esperienza di , 
grande architetto, aveva cer-
cato di rinnovare i contenuti 
dello sludio ed i metodi del
ta didattica con impegno coe-
rente, senza nulla concedere 
all'opportunismo ed alle ten-
denze luddiste di una parte 
degli studenti. Ricordo perso-
nalmente come Ire anni fa si 
fosse impegnato perche I'uni-
rersita fosse aperta nelle ore 
seralt per i lavoratori-studen-
ti: ricordo come tenesse le-
zioni e seminari fino alia mez-
zanotte. 

Chi. grazie ad un ordme mi-
nisteriate, e venuto a sostitui-
re lui e qli altri sette «so-
spesi», non ha ne il suo va-
lore culturale. ne la sua sin-
cera passione per l'insegna-
mento universitario: e un nba-
rone» legato agli ambier.H 
della speculazione edilizia na-
poietana. un «tecnico» del 
saccheggio urbanistico: I'uo-
mo ideale per rimettere le 
€cose a posfos e rimediare 
alle * folVte a di chi, come Bot
tom, arera avuto ta gravissi-
ma * colpa » di credere in una 
architettura nl servizio delle 
reali esigenze cleVa societa. 

G. CRESPI 
(Milano) 

La micidiale 
selezione al con-
corso magistrate 
Cara Unita, 

ti scrivo perche penso che 
un articolo sul giornale po-
trebbe sen-ire ad aiutare mol
ti ragazzi nelle condizioni di 
mia figlia (io sono un brae-
ciante agricolo delta provincia 
di Torino). Sono iniziati gli e-
sami per il concorso magi
strate, ma solo 2.402 sono sta
ti gli ammessi agli orali sui 
6.658 allievi che si erano pre-
senlali agli iscritti. Possibi
le che nessuno fra tutti que
sti 4.000 e piu meritasse Vam-
missione? O forse sono vere le 
notizie secondo cui non sono 
stati neppure corretti tutti i 
compiti7 Si dice che sarebbe-
ro oltre ducmila gli scritti 
non corretti. PcrcTie nessuno 
interviene per difendere il di
ritto di quelli che hanno bi-
sogno di lavorare come mm 
figlia? Ti salulo e spero che 
questa mia lettera serra a 
qualche cosa. 

LETTERA FIRMATA 
(Torino) 
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