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Un prime successo della politica 
unitaria alia Statale di Milano 

La settlmana scorsa 11 Se
nate accademico dell'Unlver-
slta degll Studl di Milano ha 
deciso di revocare « In via spe-
rimentale» la delibera liber-
ticida con la quale, il 19 giu-
gno del 1972. aveva vietato 
qualunque forma di rlunlone 
all'interno dell'Ateneo. Calma 
e ponderazione, come si vede, 
non hanno fatto difetto agli 
illustri cattedraticl che presie-
dono le sort! dell'unlverslta 
forse piu « calda » d'ltalia: so-
no occorsl undici mesi di lot-
te studentesche. dl tensione e 
di protests; si e resa neces-
saria l'azione unitaria di tut-
ti i partiti dell'arco costitu-
zionale, del CNU e del sinda-
cati confederal! perche 11 mas-
slmo organo accademico prov-
vedesse a revocare le gravi 
ed arbitrarie decision! assun-
te all'indomani dell'invasione 
poliziesca del 16 glugno. Un
dici mesi il cui prezzo poli
tico, pagato in termini dl ac-
crescluta tensione politica, e 
stato elevato, per l'universlta 
e per tutta la citta di Mila
no. Per questo la revoca del 
decreto di giugno e stata ac-
colta con unanime soddisfa-
zione dalle forze politiche de* 
mocratiche e dalle organizza
zioni universitarie. 

I ritardi, le retlcenze e le 
ambiguita del potere accade
mico infatti, non inficiano che 
marginalmente il significato 
positivo del ripristino di una 
situazione di legatfta demo-
cratlca all'interno della « Sta
tale ». E cid non solo per la 
importanza che, In se stessa, 
ha la revoca della delibera 
liberticida. La lunga e diffici
le battaglia per la democrazia 
nell'universita ha vlsto impe-
gnato uno schieramento poli
tico di eccezionale ampiezza, 
ha rotto, sia pure solo par-
zialmente e su problemi spe
cific!, il diaframma che tradi-
zionalmente divide le forze vi-
ve della society dalle istitu-
zionl universitarie. II Comita-
to milanese per i problemi 
dell'unlveisita, In questa cir-
costanza, non ha solo conse-
gulto una vittoria: ha forni-
to, malgrado talune resisten. 
ze, una preziosa indicazione 
di metodo politico, ha spezza-
to un processo degenerativo 
che rischiava dl compromet-
tere la stessa esistenza delle 
universita milanesi. 

La delibera del 19 glugno 
era giunta tre giomi dopo che 
la polizia, senza neppure 
preoccuparsl di creare valldi 
pretest!, aveva Invaso la Ca' 
Granda, malmenando e arre-
stando centinaia di studentl. 
II Senato accademico non si 
llmitava a vletare atempora-
neamenten l'eserclzlo del di
ritto di riunione: faceva pe-
sare su tutte le component! 
universitarie il ricatto di una 
possibile chiusura dell'Ateneo 
o, nella migliore delle ipote-
si, dl una amessa sotto con-
trollo» permanente dell'uni-
versita da parte delle forze 
di polizia. Era la risposta 
miope ed Irresponsabile dl 
una classe accademica arroc-
cata in difesa dei propri pri-
vilegt clientelari, un tentatlvo 
grossolano di mascherare le 
proprie gravissime colpe per 
lo stato di sfacelo nel quale 
versava l'unlversita. Era, so-
prattutto, 11 biglietto da visi-
ta del governo dl centro - de-
stra appena costituitosi. 

In questa situazione, attra-
verso la formazione del Co
mitate interpartitico (il cosid-
detto « Comitatone »), si e 
aperto un processo nuovo e 
positivo. Tutte le forze costi-
tuzionall hanno dovuto con-
frontarsi con la realta, misu-
rarsi con i problemi di una 
universita paralizzata dalle ca-
renze di strutture, incapace di 
rispondere alle esigenze dl 
cultura e di partecipazlone 
delle masse studentesche. E, 
di fronte alia realta. hanno 
perso spazio e credibilita i 
comodi alibi della aviolenza 
studentesca » causa prima del
la crisi universitaria: alibi 
che pure continuavano a ca-
ratterizzare, a livello naziona-
le, la politica delle forze go-
vernative presenti nel Comi-
tato. 

I partiti dell'arco costituzio-
nale. il CNU ed 1 sindacatl 
confederal! si ritrovarono su 
una piattaforma comune che 
si incentrava sii tre puntl fon-
damentali: 1) il rifiuto di qua
lunque ipotesi di chiusura del-
l'universita o di controllo po-
liziesco permanente; 2) la ne
cessity di garantire anche al
l'interno degll atenei le hber-
ta ed i diritti sanciti dalla 
Costituzione; 3) I'urgenza d! 
prowedimenti immediati in 
collaborazione con gli entl Io-
cah per risolvere, in attesa 
di una organlca riforma, 1 pro
blemi piu pressanti delle uni
versita milanesi. 

Partendo da quest! proble
mi e, in primo luogo, da quel-
lo della democrazia, si e aper
to un positivo confronto an
che con le componenti studen
tesche. Nelle due celebri e 
turbolente « pubbliche assem-
blee » del 16 febbraio e 5 mar-
zo i miti e le ubbie rivolu-
zionarie nate c sviluppatesi 
nella ressa di aule sovraffol-
Iate in una universita dequa-
hficata ed abbandonata a se 
stessa, hanno dovuto bene o 
male, confrontarsi con la real
ta sociale in tutta la comples-
aita della sua articolazione. II 
Movimento Studentesco e gli 
altri gruppi — e vero — non 
modificarono II proprio atteg-
giamento negativo e, almeno 
in un primo tempo. Ie orga-
nizzazioni baronali piu ret ri
ve ebbero buon gioco nel co 
gliere solo l'aspetto piu im 
mediato, aspro e polemico. del 
duplice confronto, rispolveran-
do la propria logora ed In-
teressata polemica antlstuden-
tesca. Resta tuttavia il fatto 
che il 16 febbraio ed II 5 
marzo 11 dibattito si estese 

Sn oltre 1'aula magna della 
atale, gremita e voclante co

me mai prima: si allargd, per 
la prima volta in termini non 
contraffattl, a tutta l'oplnlone 
pubblica nazionale. E fu pro
prio fuori della Statale, tra 
coloro che non parteciparono 
direttamente alle assemblee, 
che vennero di fatto battute 
tanto le poslzioni di chi In-
tendeva 11 problema unlversl-
tario in termini di pura «tu-
tela dell'ordine pubblico», 
quanto gli schematism! ed 1 
dogmi deformanti, ricchi cer-
to di velleita rivoluzionarie, 
ma vuoti dl real! contenutl 
politic! e. nella sostanza. cor-
poratlvl. 

Qui, in fondo, sta la chia-
ve per comprendere le raglo-
nl reall della revoca, sia pure 
tardiva, della delibera liberti
cida: nell'aver saputo cioe 
creare, al dl fuori dell'univer-
sita, un amplissimo movi
mento d'opinione. Restano ora 
da analizzare i llmiti, anco-
ra consistent!, della vittoria 
conseguita. Non ci riferlamo 
al limite, dl per se fin trop-
po evidente, costituito dal ca-
rattere « sperimentale » della 
revoca. Vogliamo pluttosto 
esamlnare la dlfferenza tra le 
proposte inoltrate a suo tem
po dal Comltato interpartiti
co e la sostanza della decl-
sione assunta dal Senato ac
cademico. E' questo, credia-
mo, un punto che pud dar 
luogo ad una prima rifles-
sione. 

II « Comitatone » aveva in
fatti chiesto che ognl grup
po o componente universita
ria avesse pieno diritto dl riu
nione, propaganda e consul-
tazione; die fosse garantlta 
la possibility di tenere riu-
nionl aperte a forze esterne 
all'universita; che nell'unlver
sita, in conformita al detta-
to costituzionale, fosse prol-
bita l'organlzzazlone dl qua
lunque gruppo fasclsta; che 
eventual! sovrapposizioni o 
controversie nell'uso del loca-
11, venissero risolte da una 
sorta di comltato nel quale 
fossero rappresentate tutte le 
organizzazioni operant! nello 
ateneo. II Senato accademico, 
dopo la lunga « meditazione » 
di cui si e detto, ha repli-
cato affermando che «le pro
poste, articolate in norme pro-
cedurali troppo macchinose, 
mostrano una certa distanza 
dalle concrete possibility or-
ganizzative della vita univer
sitaria », limitandosi quindi a 
revocare la delibera di giugno 
«sperimentando» un «siste-
ma aperto e responsabile di 
autoregolamentazione ». 

E' evidente tuttavia che la 
dlfferenza tra le proposte del 
Comitate interpartitico e la 
replica del Senato Accademi
co non consiste affatto nel
la maggiore o minore « mac-
chinosita» delle norme pro
cedural!: la vera dlfferenza e 
quella, fondamentale. che In-
tercorre tra la preclsa san-
zione di un diritto e la sem-
plice concessione di un per-
messo. Le conquiste di cinque 
anni di lotte studentesche non 
sono state istituzionalizzate. le 
rlunioni sono consentite. ma 
non rappresentano ancora un 
diritto acquisito ed inallena-
bile, come vorrebbe la Costi
tuzione. E ci6 Indlpendente-
mente dal carattere sperimen
tale della delibera accade
mica. 

Su questo punto vi e stata 
una singolare convergenza tra 
le poslzioni del Senato acca
demico e quelle del Movi
mento Studentesco. Durante 
una recente conferenza stam-
pa Infatti. un rappresentante 
del MS ha sostenuto. in so
stanza, che il Senato accade
mico avrebbe ascavalcato a 
sinistra» il Comitatone. non 
accettando di «regolamenta-
re la democrazia». E* un at-
teggiamento che, a prescinde-
re dalla malafede in esso con-
tenuta. nasce, da un lato dal
la logica grettamente concor-
renziale che ha sempre ani
mate questa organizzazione 
studentesca nei suoi rappor-
tl con le forze politiche. e. 
daU'altro. da un limite poli
tico di fondo del Movimento. 
Esso infatti ha sempre trat-
to le ragioni delle proprie lot
te da una logica sterile di 
scontro frontale con le Istltu-
zioni che non prevede conqui
ste parziali ne moment! di 
trasformazione Anche le bat-
taglie rivendicative su obiet-
tivi Iimitati. sono sempre sta
te condotte in modo tale da 
scorrere parallelamente alle 
istituzionl universitarie. senza 
intaccarle. Ne fa fede. ad 
es>empio. la direzicnp che que-
st'anno e stata impressa alia 
Iotta per i corsi serai i: una 
lotta che puntava ad una sor
ta d! «diritto al volontarta-
te» per quel professor! che 
in qualche modo fossero di-
sposti a venire incontro alle 
esieenze dei lavoratori - stu
dentl e non ad un d I verso 
funzionamento deH'unlversita 
In quanto. appunto. Istitu-
zione 

Ci6 splega. nel fatti, la con
vergenza, altriment! incom 
prensibile, tra Senato accade 
mico e Movimento Studente
sco ed illumina circa I com-
pltl nuovi che oggi stanno 
davanti alia azione degll stu
dent!: quello. Innanzitutto. dl 
affrontare i teml del dirUti 
democratic! e della lotta per 
una universita nuova, nel qua
dra di una battaglia genera
te di riforma che spezzl la 
contraddizione paralizzante 
tra le grandi enunciazioni ri
voluzionarie e la realta di lot
te minimal! e corporative, cir-
coscritte all'interno di cla-
scun ateneo. 

E, per una battaglia di que
sto tipo. occorre batters! per 
costruire un movimento di ti
po nuovo, pluralistlco e unl-
tarlo, in grado di costituire 
un punto di riferimento. si-
euro e permanente, per tutte 
le organizzazioni sindacal! e 
politiche dei lavoratori. 

Massimo Cavallini 

L'assemblea del 5 marzo a Milano fra II Comltato interpartitico e gli studentl 

L'espansione delle iscrizioni 
Riportiamo qui alcune cifre che sintetizzano in modo effi 

cace la «esplosione» delle universita milanesi negli ultimi 
dieci anni. I dati si riferiscono a tre anni significative i) 
1962-63, il 1970-71 (l'anno della liberalizzazione degli accessi) 
ed i] 1972-73 (iscrizioni fino al 9 marzo). 

UNIVERSITA' Dl STATO 
1962-63 1970-71 1972-73 

Glurisprudenza 2.044 3.395 4.114 

Sclenze politiche — 2.867 4.742 

Lettere e Filosofla 1.420 5.228 7.919 
Sclenze mafematiche 
fislche • natural! 3.155 7.780 9.309 

Medlcina 1.843 5.374 8.952 
Farmacia — 381 949 

Veterinaria 88 530 684 

Agrarla 200 1.132 1.003 

TOTALE 8.750 26.687 37.472 

L'enorme espansione delle iscrizioni (ai dati elencati vanno 
aggiunti i fuori corso e gli iscritti ai corsi di specializzazione 
che portano la popolazione scolastica a quasi 43.000 studenti) 
6 avvenuta nelPambito di una struttura universitaria rimasta 
praticamente immutata. Oggi alTUniversita degli Studi lo spa 
zio per studente e valutabile a circa 3.5 metri quadrati. Nelle 
facolta umanistiche tuttavia tale rapporto. gia estremamenl< 
orecario, scende a circa 0,3 mq. per studente. 

POLITECNICO 
* 

/ 
Ingegneria , 

Architettura 
TOTALE . 

1962-63 

4.959 
1.369 

6.328 

1970-71 
9.771 ; 

3.428 
13.199 

1972-73 

11.474' 

3.840 

15.314 

NONOSTANTE LA PREVALENZA Dl UNA PRODUZIONE EDITORIALE « VECCHIA » 

Qualche buon tentativo culturale 
anche nei testi delle elementari 

E' un dato di fatto facil-
menfce verificabile che man 
mano che si < scende > dai 
gradi <superiori> della scuo-
la italiana a quelli < inferio-
ri», i Ubri di teste buoni. o 
per lo meno decenti." dimi-
nuiscono di numero e per 
contro aumentano quelli cui-
turalmente poveri, didattica-
mente improvvisati e politi 
caraente autoritari o rea-
zionari. Anche questa e una 
conferma del carattere gerar-
chico e classista dell'istitu-
zione. per cui nelle scuole ove 
gli studenti sono i piu sele-
zionati si possono far circo-
lare testi piu aperti e pro
blematic!. mentre nella scuo-
la dell'obbligo. cioe di tutti. 
e ancora necessario esercita-
re un rigido controllo ideolo-
gico e non si intende fornire 
una seria e qualificata for
mazione culturale. scientifica 
e strumentale. 

Cid appare particolarmen-
te evidente nella scuola ele-
mentare dove non sembra es-
servi stata quella ventata di 
rinnovamento che. pur con 
tutte le sue contraddizioni e 
ambiguita. ha svecchiato la 

produzione libraria nella 
scuola media e ha messo in 
mano a studenti e insegnanti 
strumenti non indegni. Non 
mancano alcuni tentativi co-
raggiosamente innovator], ma 
nel complesso essi annegano 
in una produzione di massa 
standardizzata. nella quale 
non vi sono decisi segni di 
una reale inversione di ten-
denza. 

Una guida 
per pensare 

Ferma restando la necessi
ty di continuare l'azione di 
critica. puntuale e di massa. 
della stupidita e del fascismo 
ancora imperanti in tanti te
sti: e ferma restando la ne
cessity di assicurare agli in
segnanti, anche coo opportu
ne soluzioni legislative, la 
possibilita di non adottare 
il libra di teste, ma di see 
gliere in accordo con gli alun 
ni e Ie < componenti ester
ne > altri strumenti (libri. ma-
teriale didattico e di ricerca, 

viaggi e discussioni, eccete 
ra); tuttavia realisticamente, 
oggi. la maggioranza degli in
segnanti si trova davanti al 
problema di dover scegliere 
U meglio o almeno U meno-
peggio fra quanto esiste sul 
mercato. 

Una rapida ricognizione e-
videnzia, per il primo ciclo. 
quali testi meritevoli di se 
gnalazione il « vecchio > Co 
me un gioco (Bemporad Mar 
zocco); lo piu to... uguale a 
noi (Bemporad Marzocco). 
il cui primo Iibro e inlera 
mente una specie di guida 
a imparare. a osservare. leg 
gere e pensare attraverso 
esercizi-gioco che permettano 
la maturazione di nessi lo-
gici (spaziali. ternporali. cau 
sali. eccetera) indispensabili 
per 1'acquisizione di una pri
ma corretta strumentazione 
di base; e 77 punto di par-
tenza (Editore Nicola) Ie cui 
proposte discendono dalle 
piu moderne e democratiche 
impostazioni didattiche (cor 
rispondenza inter-scolastica. 
giornalino di classe. eccetera) 

Le piO felici novita si ri 
trovano fra i libri di lettura 

per il secondo ciclo dove si 
respira un'aria di contempo
raneity quanto agli argomen-
ti ed e fatto piu spazio a idee 
democratiche. Si, parla del ter-
zo mondo. del razzismo, del
la fame, della guerra. del 
l'inquinamento. dei problemi 
social) e del lavoro. della Re 
sistenza (poco del fascismo pe 
rd) Spesso questi temi non 
sono esenti da ambiguita. ma 
e anche vero che un teste 
centrato sul « presente > po 
ne maggiori ostacoli ad un 
suo uso autoritario e sepa 
rate dalla realta sociale e fa 
cilita U compito di chi pone 
la didattica come momento 
di un processo di liberazio-
ne del fanciullo. 

I sussidiari 
inutili 

Fra i migliori vanno citati: 
Leggo in terzaquartaquinta 
(Nicola), che accoppia una 
scelta di letture stimolanti 
(Scuola 725. Don Milani. la 
emigrazione. la speculazione 

Libri interessanti per le scuole medie 

Contributi alia costruzione 
di una mentalita razionale 

Dobblamo promuovere espe-
rienze didattiche d'avanguar-
dia, anche se non sono im-
mediatamente generalizzabili 
(perche rlchiedono molte con-

dizioni: qualiftcazione degll in
segnanti. un sufficient grado 
di democrazia nella scuola, 
condizioni amblentall varie), 
e nello stesso tempo dobblamo 
far avanzare Vintera situa
zione, proponendo strumenti 
di largo uso. esperienze fa-
cilmente realizzabili. Soprat-
tutto nella scuola dell'obbligo, 
dobbiamo favor!re la costru
zione di un nuovo senso co
mune, di una mentalita (ra
zionale e critica) che si In> 
ponga con tutta evtdenza e 
facilita, che acqulstl I carat-
terl deU'owio e dell'indlscutl-
bile. 

La matematica 
che educa 

Un libro che rlsponde In 
modo esemplare a questa est-
genza e il teste di matema
tica di Emma Castelnuovo, 
della Nuova Italia {La via 
della matematica, in due voll.; 
/ numeri e La geometria). L'A 
prende spunto dalla comune 
esperienza dei ragazzl, lifluta 
I'esposizione dl • problemi ma 
tematicl» (cioe un'esposlzlone 
asslomatica). e prospetU in-
vece I ever! problemi che 
I'umanita ha affronUto nel 
corso della sua storia». E* 
cos! che 1 sisteml di nume-
razione acqulstano II loro si
gnificato, che si scopre 1'orl-
gine delle figure geometriche, 
ecc. La determlnazione delle 

proprteta delle figure rlman-
da po! alia logica di certe 
operazion! meccaniche: p. es 
11 movimento de] cparallelo-
grammo articolate» esprime 
la trasformazione di un mot© 
rotatorio In uno traslatorio. 
ecc L'nnalisl della variaztone 
delle figure batte 1'intulzlone 
statica della vecchla geome
tria. e abitua alle trasforma-
zioni e al fenomenl variabllL 
Altro aspetto fondamentale ft 
11 reinserimento della mate
matica nella logica: 1'A. de-
dica ampio spazio alia logica 
proposizlonale. mostrando la 
corrispondenza tra operazion! 
logiche e operazioni lnsleml-
stiche, chiama Ie equazJonl 
« f rasi aperte» ecc. La Ca
stelnuovo ha poi la capacita 
di esplicitare In poche pa 
role certe conseguenze umane 
e social!: e cos] che dalla 
simmetria si passa all'ugua-
glianza tra gli uomlnl. I! te
ste non fa sfogglo di sperl-
mentalismo, di material!; non 
dimentica Ie condizioni cul
tural! e social! da cui dob
biamo prendere le mosse; con 
semplicita. pud diffondere pe 
rd su vasta scala un nuovo 
attegglamento men tale, razio
nale e critfeo. 

A questo libro asslmllerel 
II teste di MezteUl, La na-
tura e la scienza (3 voll.) 
sempre della Nuova Italia. Al 
posto dell'impianto descrfttlvo 
e class! ficatorio a cui siamo 
abltuatl. troviamo la rmfflgu 
razlone dell'ambiente naturale 
nella sua complesslta e nelle 
sue Interrelaslonl. Tutto con-
trlbulsce a avlluppare una 
comprenslone dlnamlca del 
mondo naturale: I'adattamen 
to all'ambiente, I'lnterdlpen 
denza dl anlmall • vegetall 

(cfr. 1'esperlmento sugli scam 
bi gassosi)). II secondo volu
me e centrato suU'evoluzlone. 
ne] primo l'A. inslste sulla 
identiflcazione tra funzionl vi
tal! e trasformazioni chimi-
che. ne] terzo spiega 11 corn-
portamento animate In base 
a modem meccanlcl (cfr. I'au-
teregolazione). e conclude con 
la teorla del • mondo come 
ecosistemas (il problema del 
limit! dello sviluppo. ecc): 
tutto questo In funzione della 
costruzione di una vislone del 
mondo. di una concezione com-
plesslva e organlca, a cu! il 
ragazzo deve giungere, se vo
gliamo che I'osservazione del
ta nature produca fruttl. cam-
bl la mentalita. Dn'imposta-
zlone piO radical mente speri
mentale sarebbe possibile, ma 
rischierebbe nell'attuale situa
zione I] frammentlsmo e una 
perdita di efficacla. da) punto 
dl vista della diffusions a li
vello d! massa. di una con
cezione del mondo compren-
sibile e call'altezza dei 
tempi». 

L'arte che 
diseduca 

L'lmmagine, dl educazlone 
artlstica, 3 voll, di Patinl e 
Calves! (sempre Nuova Ita
lia) e lnveoe del tutto Inu-
tllizzablle. GU AA. vogHono 
convlncere 1 ragazzl che Tope-
ra d'arte e interpretazlone, 
quindi focallzzano tutto II dl-
scorso sugli scheml astrattl 
che « strutturano» l'lmmagi
ne. su! fatti percettiv! della 
vialone, • finltcono per pro-

porre compiti assurdl dl que
sto genere: « Segna con llnee 
tratteggiate e con piccole frec-
ce le operazioni che di volta 
in volta compie l'attenzione » 
Questo ritrarsi dall'oggetto 
reale per studiare Ie opera
zion! mental! porta i ragazzl. 
restii a tali astrattezze. a ri-
piegare sulla oura decorazio-
ne. Gli AA. del resto pro 
pendono per Ie pure «rlcer-
che compositive», per I'optl-
cal, ecc La tesl del terzo 
volume e semplicemente as-
surda: «Inventiamo Ie forme 
della nature ». cioe rlflute del 
I'osservazione e sfrenato sog-
gettlvismo; e poi: vCostrul-
scl alcuni oggettl dl tua In 
venzione valid! sol tanto per Ie 
loro caratteristlche estetlche*! 

Anche II teste dl storla edl-
to dalla Nuova Italia. L'uomo 
e il tempo, dl Brancatl, rl-
sulta scarsamente utilizzablle; 
s! presenta con un aspetto 
« modemo ». per lo spazio de
dicate alia storla contempo-
ranea. per certi testi dl argo-
mento sociale, ecc, ma non 
rinnova rossatura del raccon 
to, pieno di scheml Interpre-
tativi consuntl e di Iuoghi co-
muni: cfr. come non spiega 
II passaggio dalla repubblica 
romana aU'lmpero, I proble
mi del Regno d'ltalia, I'av-
vento del fascismo e altri nodi 
sterlcl Delia rivoluzione bol-
scevica resta In mente solo 
II c regime pollzlesco*. Che 
cosa Intenda per crlcerche* 
risulta poi dal materiale pro
poste per una ricerca sulla 
schlavltu: tutto morellsmo, 
nessuna analist economlco-so-
ciale 

Miurizio Lichtner 

edilizia, rimperialismo, Dol 
ci, Brecht, Neruda, Sartre. 
persino brani tratti da I'Uni 
to) alia implicita proposta di 

.dattica di essere. CQijsiderato 
come il primo nucleo. di • un 
teste che i ragazzi dovranno 
costruire da se nel corso del 
proprio lavoro di documen 
tazione e ricerca: Se tutti > 
bambini del mondo (Fabbrii 
che guida il bambino alia ri 
flessione sui suoi rapport 
con I'ambtente familiare. sen 
lastico e sociale (differenza 
di classe. lavoro infantile, ec 
cetera): Uialogo (editore Ari 
stea) nel quale i temi su in 
dicati appaiono meno «equi 
distanti e neutrali > e pin 
decisamente democratici 

Discorso inverso. invece. pel 
i sussidiari, nei quali le no 
vita sono piu formali che so 
stanziali. anche perche ogget 
tivamente il sussidiario e un 
non senso culturale e peda 
gogico — in ottocento pagine 
ridotte a poco piu della me 
ta dalle illustrazioni. si deve 
dar fondo all'intera enciclo 
pedia dello scibile umano 
storia. geografia. scienze. lin 
gua. aritmetica e matemati 
ca, religione cattolica. Resta 
quindi ancora valido i) « vec 
chio » II Nuovo come quando 
perche" (Bemporad Marzoc 
co) che presenta una edizione 
aggiornata. soprattutto per 
la parte matematica ove e 
sviluppata l'insiemistica. con 
il titolo di La Catena dei 
perche. Merita una segnala 
zione anche Tre barra cinque 
(Nicola). Altri testi mostra 
no notevole disparity da se 
zione a sezione. evidentemen 
te a causa della pluralita 
degli autori. Ad esempio Ca 
pire il nostro mondo presen 
ta per la terza una buona 
trattazione della geografia e 
delle scienze accoppiale. do 
vuta a Lodi. ma non va ol 
tre Di positivo vi e da notare 
in quasi tutti i nuovi testi 
la sparizione delle equivochr 
descrizioni del fascismo 
quando addirittura non si 
trattava di aperta esaltazio 
ne. E anche questo e un se 
gno di quanto abbia incise 
la battaglia democratica e 
antifascista sui libri di teste 

Per quanto sia grande la 
attenzione naturalmente e 
sempre possibile prendere de 
gli svarioni e. attratti da cer 
te novita di un testo. sco 
prire in ritardo che < La ca 
tena di montaggio produce 
una piacevole sensazione d 
ordine... Questo e un capola 
voro di intelligenza: ogni co 
sa deve essere al suo postc 
al momento giusto > (Verse 
domani. editore Fabbri, Let 
tore per la terza classe). Per 
questo sarebbe bene che al 
l'alto della scelta gli insegnan 
ti. anche di scuole diverse 
si riunissero e si scambiasse 
FO Ie idee; o. meglio ancora 
si organizzassero nelle scuole 
o nei quartieri delle specie 
di c seminari» (magari un 
sabato e una domenica) in 
cui insegnanti, genitori, sin-
dacalisti, persone interessate. 
eccetera, esaminassero e di-
scutcssero i libri in modo ap 
profondito. 

Fernando Rotondo 
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Lettere 
all9 Unita: 

I Comitati unitari 
degli studenti 
nella lotta per la 
riforma della scuola 
Caro direttore, 

lTJnita di lunedl 14 maggio 
riportava il resoconto dell'in-
contro nazionale di Firenze 
delle varie strutture del mo
vimento degll studentl presen
ti in molte citta italiane. Co
struire, cos) come a Firenze 
e stato i*etto, un grande, uni-
tario, autonomo ed organizza-
to movimento di massa degli 
studenti, in grado dl confron
tarsi positivamente con le 
grandi organizzazioni del mo
vimento operaio italiano, c, 
oggi, compito urgente degli 
studentl democratici. 

La gravita della proposta di 
Scaljaro, la permanenza dct 
codici fasclsti, i gravosi costi 
della scuola, la mancanza di 
sbocchl professionali adegua-
ti, sono questi i temi sui quali 
il nuovo movimento studente
sco dovra lottare e vincere, 
dal prossimo anno scolastico. 

Anche a Roma, la proposta 
di costruzione del Comitati 
unitari (CU.) degll studenti 
e stata in molte scuole rece-
pita, e questo tipo di organiz
zazione va definendo in que
sti giorni, attraverso il lavoro 
dl alcune commisslonl, la pro
pria piattaforma politica. Nel
la nostra scuota, al o Tasso », 
una proposta di questo gene-
re e perb difficile da attuare. 
L'insufflcientc incisivita della 
nostra cellula, peraltro rafjor-
zatasl quest'anno, una linea 
politica del M. S. (lo stesso di 
Milano) volta piu ad aumenta-
re i propri suffragi che a rlem-
pire di contenutl i colletti-
vi e le assemblee, le demago-
giche e avventuristlche parole 
d'ordine delle formaztoni ex-
traparlamentari, hanno, in 
questi mesi, paralizzato il di
battito democratico nella 
scuola, svuotando di studen
ti e di significato gli stru
menti di democrazia, frutto di 
lunghe lotte. 

L'assemblea e divenuta nel
la nostra scuota una sorta di 
parlamentino in cui parlano 
solo i gruppi politici a secon 
da della maggiore importanza 
o, alle volte, di chi strilla 
dl piu. Si tratta oggi per noi 
di capovolgere questo tipo di 
concezione delta democrazia 
portata avanti soprattutto dal 
Movimento Studentesco per 
riempire, del contenutl della 
crisl della scuola e della pro
posta per risolverla, i collet-
tivi, ridando loro credibilita 
agli occhl degli studenti ai 
quali deve essere garantita la 
partecipazione diretta alle as 
semblee. 

All'ultima assemblea, con so
li 100 studenti, abbiamo cer-
cato di proporre alcune so
luzioni per risolvere questo 
stato • di cose, ed abbiamo 
•presentatO'Una mozione. con 
la quale si e trovato d'ac-

}cord6 if gruppo del a Manife
stos. Questo gruppo, perb, 
nel suo giornale, il 18 mag
gio. ha cercato, estrapolando 
un brano della mozione, di 
farci dire cose alle quali noi 
non crediamo Probabilmente 
doveva giustificare agli occhi 
dei suoi militanti (e vogliamo 
essere buonl non pensando ad 
infanttli giochetti) il cedimen-
to fatto ai <r revisionist! a del
la FGCI. 

Noi non siamo, nella bat
taglia per Vorganizzazione del
la democrazia, per la costru
zione di aorqanismi non de-
legativ, perche riteniamo, al 
contrario, che articolare il rap
porto tra istituti di democra
zia diretta e delegata, sia oa 
gi necessario e indispensabile 
per ridare forza e valore al 
dibattito democratico nella 
scuola. Noi siamo invece per 
costruire organismi unitari 
degli studenti (i C. V.) che. 
sulla base di un programma 
preciso. di obiettivi chiari e 
della dlscriminante antifasci
sta, raccolgano tutti quegli 
studenti che intendono lotta 
re per ta riforma della scuo
la. E questi organismi owia-
mente non possono essere de-
legati. ma si intende che cib 
e cosa chiaramente diversa. 

Crediamo che ta nostra e-
sperienza e questa precisazlC" 
ne possano essere utili per il 
dibattito in corso a litello 
nazionale. 

LA CELLULA DELLA FGCI 
del liceo « Tasso » (Roma) 

«Signor ministro, 
non accettiamo nel
le scuole il dialogo 
con i fascist!» 
Egregio direttore, 

il COG I DAS (Centro ope-
ratito tra genitori per I'tni-
ziativa democratica antifa
scista nella scuola/ delta 
nostra citta ha indirizzato al 
ministro della Pubblica I-
struzione, on. Scalfaro, la se-
guente «lettera aperta »: 

«Signor ministro, noi ge
nitori ed insegnanti del CO-
GIDAS di Torino, siamo sta-
ti sgradevolmente stupiti da 
alcune delle dichiarazioni da 
lei falle in occasione dell'in-
tervista da lei rUasciata al
ia nvista Gente delVU mag
gio. Alieni quanto lei dalla 
vidtenza, rifiutiamo la facile 
ideniificazione delta violenza 
col fascismo: esiste infatti 
accanto al fascismo del man-
ganello, un ben piu pericolo-
so ed insidioso fascismo oc-
culto, che non tende aperla-
mente alia sovversione, ma 
paralizza ed inquina la vita 
politica del Paese. A questo 
fascismo "per bene" pare 
che si rifacciano certe sue 
dichiarazioni. 

«A nosiro parere, e fuori 
luogo parlare di tolleranza 
nei confronti di individui e 
di gruppi che della tolleran
za hanno fatto slrazio, in 
tempi lontani e vicinL E* so-
spetto che parli di giustizia 
chi sistematicamente nega 
la giustizia, insabbiando i 
procedimenti giudiziari, va-
rando le inchieste a senso 
untco, dtmenticando le pro-
messe, falsiflcando e men-
tendo. Chi fa queste cose 
pub anche non dichlararsi 
fascista, pub perflno non 
credent tale, ma di fatto e 

fascista, e spiana la strada 
ad una restaurazione fasci
sta. 

a Non ammettiamo che lei, 
e molti con lei, deflniscano 
odio quanto in noi e antica 
(ed insoddisfatta) scte di 
giustizia. Noi non odiamo 
nessuno ma ci appare stra-
no che, in una Repubblica 
nata dalla Resistenza, ad un 
insegnante sia concesso di 
dichiararsi fascista in scuo
la; che vengano accettati e 
diffusi libri di testo in cui 
la storia recente del nostro 
Paese e del mondo viene 
abilmente (o rozzamente) 
travisata; che alle porte del
le scuole si faccia impune-
mente propaganda fascista. 

«Non crediamo che i no-
stri tentativi di opporci a 
tutto questo possano decen-
temente essere deflniti "una 
istituzione a delinquere ": la 
invitiamo percib ad uscire 
alio scoperto, nella sede e 
nella forma che ella vorra 
preferire La invitiamo a 
dirci se, in questo Paese so-
stanzialmente antifascista, e 
flero della sua democrazia 
conquistata a cosl caro prez
zo, la sua tolleranza e la 
sua equanimita si estendono 
a tutti i partiti, a tutte le 
tendenze, a tutti i modi di 
agire. La nostra equanimita 
si ferma prima: rifiutiamo 
di accogliere i fascisti nel 
gioco e nella tecnica demo
cratica, a cui essi sono per 
loro natura estranei, e per
cib, effettivamente, non ac
cettiamo il dialogo, nel 19 
riunioni scolastiche e altro-
ve, con elementi fascisti: sia
mo lieti che i nostri ftgli fac-
ciano altrettanto, e U inco-
ragglamo su questa strada*. 

LETTERA FIRMATA 
dalla Segreteria provinciate 
del COGIDAS di Torino 

1 problemi. delle 
« scuole speciali» 
Signor direttore, 

siamo insegnanti della scuo
la statale spectale a La nostra 
famiglia » e vorremmo indica-
re alcuni punti emersi nel cor
so di una nostra assemblea, 
riguardantt in particolare It 
palesi sperequazioni cui e sot-
toposta la nostra categoria. 

In attesa di una radicale ri
forma della scuola, in cui la 
« scuota speciale o trovt il suo 
esatto collocamento, chiedta-
mo: a) che i corsi e le scuo
le di specializzazione vengano 
ristrutturati ed unificati in 
merito alia loro durata e al 
piano di studi, in modo che 
tali scuole siano in grado di 
fornire una preparazione effet
tivamente adeguata all'esigen-
za dell' insegnamento nelle 
scuole speciali; b) che venga 
riconosciuta una indennitb. di 
specializzazione adeguata al 
tipo di attivita specializzata 
effettivamente svolta; c) che, 
poicM^le -9- o?e '.denominate 
a eccedenti» sgnp ore di effet-
tivo 'servi&o," esse vengano 
considerate tali ad ogni livello. 

Ringraziando della cortese 
attenzione, porgiamo distinti 
wluti. 

LETTERA FIRMATA 
(Bosisio Parini - Como) 

Kingraziamo 
questi lettori 

Ci e impossibile ospitare 
tutte le lettere che ci per-
vengono. Vogliamo tuttavia as
sicurare i lettori che ci scri-
vono, e i cui scritti non ven-
gono pubblicati per ragioni 
di spazio, che la loro colla
borazione e di grande utilita 
per il nostro giornale, il qua
le terra conto sia dei loro 
suggerimenti sia delle osser-
vazioni critiche. Oggi ringra-
ziamo: 

Ugo BELLI, Roma; Donato 
SETTIMBLLI, Roma (o / com-
pagni parlamentari devono in-
sistere nel chiedere Vabolizio-
ne del massimale per dare 
a tutti gli assegni familiari; 
questo vale in particolare per 
i pensionati della Previdenza 
sociale n); Ezio ZANELLI, I-
mola ( a l e sezioni di Imola 
dei partiti governativl: DC, 
PSDI, PLI, PRI, proprio in 
occasione del 25 Apnle han
no affisso un vistoso quanto 
inqualificabile manifesto nel 
quale si dice che "il gover
no non deve cedere agli estro-
mismi di destra e di sini
stra " e che " Ie sinistre ita
liane sono orrnai diventate la 
forze della crisi e dell'awen-
tura". lo penso che la mag
gioranza degli stessi elettori 
dei quattro partiti di governo 
disapprovino questo odio antl-
comunista che porta solo ae
quo al mulino dei fascisti»); 
Giorgio ROITERO, Cusano 
M; Peppmo FRONGIA. Va-
rese. 

Ranieri BRUSCHI, Genova 
(il suo scritto riguardante la 
esenzione o meno dal paga-
mento della complementarw 
da parte dei pensionati del-
1TNPS verra inviato ai nostri 
gruppi parlamentari); Nello 
STACCHIOTTI, Ancona; En-
zo Elio GIACOMELLI. Livor-
no; Un gruppo di ex combat-
tenti, Roma (m Siamo pensio
nati statali, abbiamo fatto la 
guerra di liberazione, ma. es-
sendo nati prima del 1903, 
non abbiamo diritto ai be-
nefici della 336. E' un'ingiu-
stizia che vogliamo denuncia-
re»); Brunette PROSPERI, 
Figline Val d'Amo; Attilio P.. 
Pizzighettone; Maria Luisa DE 
SALVE e P. BONANNI. Ge
nova (scrivono per condanna-
re la caccia); Antonio AU-
RIEMMA, Pomighano; Giaco-
mina CIGOLA, Gottolengo; M 
G. STARITA, Napoli; L Z.. 
Venezia («Se oggi ci qual-
cosa di osceno e dt immora 
le, questo e il costante e in 
interrotto aumento dei prez 
ri dei generi di prima neces 
sita, imposio dal padronato 
sotto Vegida dell'attuale QO 
verno di centro-destra ») 

A causa del disservizio pa 
stale, che ha provocate gia 
cenze enormi negli uffici di 
molte citta, una parte di po-
sta continua a giungerci con 
gravl ritardi (riceviamo an 
core lettere che portano la 
data del 10-15 aprile) Ce ne 
scuslamo con I lettori che non 
rlcevono con tempest!vita ri 
scontro ai loro scritti -


