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II «distretto»: nuovo passo avanti 
per democratizzare la scuola 

La conclusione dell'anno sco-
lastico e ormai alle ultime 
battute, mentre l'avvio a so-
luzione delle questioni piu ur-
genti della scuola, considerate 
nell'accordo fra le Confedera-
zioni e il governo, hanno tro-
vato in gran parte conferma 
nella legge delega sullo stato 
giuridico votata alia Came
ra. Rientrati gll sconsiderati 
propositi di blocchi di esami e 
scrutini, avanzati da alcuni 
sindacati autonomi, sembra ra-
gionevole supporre che il Se
nate, prima delle ferie estive, 
dia il voto definitivo alio sta
to giuridico, rendendo cosi fi-
nalmente operante la legge. 

L'ormai defunto governo di 
centra destra, che un anno fa 
aveva, per bocca di Andreot-
ti, dimostrato velleita ambi-
ziose nei confronti della scuo
la e che, in particolare si era 
impegnato a dare alia scuola 
stessa la priorita fra i grandi 
problemi nazionali di cui vole-
va farsi risolutore, lascia un 
bilancio quanto-mai negativo 
e deludente anche in questo 
•ettore. 

Non solo Scalfaro non e riu-
scito a legare il suo nome a 
nessuna delle tante strombaz-
zate « riforme >. ma abbando-
na la sua poltrona ministeria-
le, lasciando l'eredita di una 
gestione fallimentare. I tenta-
tivi piu scoperti di imporre una 
restaurazione culturale e didat-
tica. durante quest'anno, han
no dato vita a decine di episo-
di di vero e proprio arbitrio 
(dalla famosa questione di Ar-
chitettura di Milano alia chiu-
sura dell'Ufficio Studi del mi-
nistero) mentre i progetti co-
siddetti di riforma (university 
e scuola secondaria) non sono 
riusciti neppure formalmente 
ad acquisire dignita sufficien-
te per offrire terreno ad un 
dibattito serio e fruttuoso fra 
le diverse forze politiche. 

Le vicende del disegno di 
legge sullo stato giuridico so
no troppo recenti per doverle 
ricordare di nuovo. II perso
n a l della scuola ha vissuto 
giorno per giorno i disimpe-
gni, le reticenze e successiva-
mente i veri e propri tentati-
vi di truffa che il governo di 
centro destra ha messo in ope
ra pur di non affrontare i no
di determinanti dello stato 
giuridico. 

Mantenere « sottocosto > i 
settecentomila insegnanti e di-
pendenti scolastici non era il 
solo ne il piu importante obiet-
tivo del governo, che mirava 
specialmente, lasciando fuori 
dei ruoli piu di duecentomila 
docenti, ribadendo la frantu-
mazione del trattamento eco-
nomico e di carriera, limitan-
do la liberta d'insegnamento 
ed i diritti del personate, a 
perpetuare una situazione di 
insicuxezza, di soggezione, di 
dequalificazione. 

Solo la linea responsabile 
delle Confederazioni del Lavo-
ro e dei sindacati confederali 
ha impedito che ancora una 
volta il gioco del continuo rin-
vio e del cocciuto rifiuto del 
governo. ottenesse successo, 
facendo ritrovare insegnanti e 
personate a mani vuote di 
fronte alia crisi di governo 
ed al soprawenire delle va-
canze estive. 

L'accordo strappato al cen
tro destra dalle Confederazio
ni e stato percid giustamente 
salutato come un grande suc
cesso. Esso. perd. come i sin
dacati stessi hanno messo in 
rilievo, e un punto di parten-
za e non di arrivo. Molte 
delle questioni che vi sono 
enunciate vanno conquistate 
nei fatti, impedendo che i go
vern! fuluri le considerino ma
teria acquisita per la quale 
non ci sono piu impegni da 
realizzare e forze e attenzio-
ni da consacrare. L'accor
do deve percid rappresen-
tare, per le organizzazioni de-
mocratiche ed innanzi tutto 
per il nostra partito. gia oggi 
un obiettivo di dibattito. di 
claborazione. di lotta. 

In questo quadro, vale senza 
altro la pena tenere in con-
siderazione l'argomento del 
< distretto >. nuova struttura 
assai importante nei processo 
di democratizzazione della 
scuola. . 

D c distretto ,̂ come giusta
mente scriveva un anno fa su 
ITJnila il compagno Giuseppe 
Chiarante, non deve essere 
considerate come i] toccasana 
di tutti i mail. pDiehe non e 
certo creando una nuova strut
tura che si pud avviare quel 
la riforma della scuola. sen
za la quale e impossible usci-
re dalla crisi attuale. E' vero. 
perd. che la costituzione 
dei distretti. intesi non so
lo come una ripartizione pro-
gramma ta del territorio scola-
stico, ma anche come sede di 
nuove forme di gestione della 
scuola, pud rappresentare og
gi, col maturare deli'impegno 
delle organizzazioni sindacali. 
delle amministrazioni comu-
nali, ecc , uno dei rardini es-
senziali, uno degli strumen-
ti piu efficaci per un'effettiva 
politica riformatrice. 

L'edilizia scolastica (nella foto una nuova scuola media di Grosseto) dovra tener conto della 
istituzione dei distretti, centralizzando alcuni servizi comuni come le palestre, le sale cinema-
teatro, I laboratori, gli spazi verdi, ecc. 

Secondo lo stato giuridico 
questa la nuova struttura 

Nella legge approvala alia Camera il distretto viene definilo organo di gestione 
democratica - Una serie di norme verranno fissate nei provvedimenti delegati 

Cosi II distretto nella legge delega appro-
vata dalla Camera del deputati: 
«Su proposta delle Regioni e sentiti gli 

enti locali e gli organi periferici, il mini-
stro della pubblica istruzione procedera alia 
suddivisione del territorio regionale in com-
prensori scolastici, di norma subprovinciali, 
denominati distretti scolastici, nei cui am-
bito dovra di regola essere assicurata la 
presenza di tutti gli ordini e gradi di scuola, 
ad eccezione delle universita, delle accade-
mie di belle arti e dei conservator! di mu-
sica. Con la stessa procedure si provve-
dera ad eventuali variazioni. 

A livello di distretto sara istituito il con-
siglio scolastico distrettuale, organo di par-
tecipazione democratica alia gestione della 
scuola, presieduto da un membro eletto nei 
suo seno dal consiglio stesso, e composto 
dai rappresentanti eletti dei comuni com-
presi nei territorio del distretto, del per
sonate direttivo e docente della scuola sta-
tale e non statale, dei genitori degli alun-
ni, delle forze sociali rappresentative di in-
teressi generali e delle organizzazioni sin
dacali dei lavoratori. 

II distretto scolastico avrk funzioni di pro
posta e promozione per cio che attiene al-
1'organizzazione e alio sviluppo dei servizi 
e delle strutture scolastiche, nonche. secon
do le direttive generali del ministro della 
pubblica istruzione e di intesa con gli or
gani provinciali e regionali, per le attivita 
di sperimentazione. per le attivita integra
tive della scuola, per le attivita di assisten-
za scolastica educativa, di orientamento. di 
assistenza medico-psico-pedagogica, per le 
attivita di educazione permanente; compiti 

consultivi e di proposta al provveditore agli 
studi e al ministero della pubblica istru
zione per la migliore utilizzazione del per
sonate della scuola. fatte salve le garanzie 
di leggi per il personate stesso, nonche per 
l'inserimento nei programmi scolastici di 
studi e ricerche utili alia migliore cono-
scenza delle realta locali. 

Ai distretti potranno essere affidati o de
legati dalla Regione compiti di assistenza 
scolastica. II distretto avra la gestione dei 
fondi necessari per il proprio funziona-
mento. 

I decreti delegati stabiliranno inoltre: 
a) i criteri per la definizione dell'am-

bito territoriale dei distretti scolastici. Essi 
terranno conto della consistenza numerica 
della popolazione, della sua dislocazione e 
delle esigenze particolari determinate dalla 
situazione socio-economica del territorio; 

b) il numero minimo e massimo dei com
ponent! del consiglio scolastico distrettuale. 
la ripartizione delle rappresentanze e le re
lative modalita di elezione; 

c) le norme per l'esercizio delle funzio
ni attribuite al distretto, le cui competenze 
non dovranno interferire con l'autonomia dei 
singoli istituti e circoli didattici, ne com 
prendere materie di stato giuridico del per
sonate scolastico; 

d) le norme concernenti i rapporti con 
l'amministrazione scolastica, la Regione e 
gli altri enti locali, nonche le modalita per 
il coordinamento interdistrettuale su base 
provinciate e regionale; 

e) le modalita per assicurare la pub 
blicita dei pareri e delle deliberazioni del 
consiglio >. 

Lo scontro e aperto adesso sul tipo di distretto da realizzare 

Controllo burocratico o gestione sociale 
Occorre precostituire fin d'ora gli strumenti per fare del nuovo organi smo un centro di democrazia contro il tentativo di creare delle «super-
presidenze» - I vantaggi della scuola onnicomprensiva - Le prime esperienze delle Regioni e degli Enti locali diretti dalle forze popolari 

Cosi 

nei testo 

dell'accordo 

sindacati 
governo 

Cosi il distretto nell'ac
cordo fra le Confederazio
ni e il governo: 

clstituzioni del distretto 
scolastico come organo de-
mccratico di gestione so
ciale della scuola. II Con
siglio del distretto elegge 
nei suo seno un Presidente. 
Al distretto scolastico devo-
no essere riconosciute com
petenze specifiche quali: 

1) promozione delle 
attivita di sperimentazio
ne secondo direttive ge
nerali del ministero e di 
intesa con gli organi pro
vinciali e regionali; orga-
nizzazione delle attivita in
tegrative della scuola e 
dopo-scuola. delle attivita 
di animazione. di orienta
mento. di assistenza medi
co-psico-pedagogica. non 
che di tutte le possibili at
tivita in materia di educa
zione permanente: 

2) formulazioni di pa
reri e indicazioni ai prov-
veditorati e al ministero 
per la migliore utilizzazio 
ne del personate della 
scuola fatte salve le ga
ranzie di legge per il per
sonate stesso: 

3) formulazione di pro-
poste per l'inserimento nei 
programmi scolastici di 
pmblematiche relative alia 
realta locale: 

4) gestione di fondi per 
l'esercizio delle proprie 
funzioni La legge dovra 
inoltre prevedere che le 
Regioni possano affidare 
ai distretti compiti di as
sistenza scolastica. 

«Gestione sociale: rico-
noscimento del diritto di 
partecipazione delle forze 
sociali rappresentative di 
interessi generali e in par
ticolare delle Confedera
zioni dei lavoratori e dei 
rappresentanti degli Enti 
locali alia vita e alle at
tivita degli organi colle-
giali di gestione a livello 
di distretto*. 

L'acquisto e I'utilizzazione di una dotazione comune di nuovi 
sussidi didattici, di audivisivi, di strumenti scientific! moderni 
dovrebbero rappresentare uno dei vantaggi della creazione 
dei distretti 

segnalazioni 
Freinet e altri, « Educazione o condizionamen-
to? », La nuova sinistra, pagg. 95, L 800 
Elise Freinet, « Nascita di una pedagogia po-
polare », Editori Riuniti, pagg. 464, L 2.200 

II primo e una traduzione del n. 49 di « Partisans »; presen-
ta, oltre a due brevi scritti di Freinet, un saggio suU'esperien-
za di Summerhill, uno su Blonskij, e un saggio di « psicanalisi 
della scuola» di Furstenau. Qual e il nesso tra queste cose? 
Secondo E. Gelpi, che presenta la raccolta, sono tutti contribu-
ti a una pedagogia socialista e «libertaria » insieme, che si po
ne al di la del « riformismo pedagogico», e che si costruisce 
nella « negazione o>l ruolo dell'insegnante e delle attuali agen-
zie educative* (cioe della scuola come istituzione). In realta 
il collegamento tra questi autori appare forzato; le loro idee 
piu • radical)», scelte e Isolate dal contesto in cui hanno ope-
rato, servono tutt'al piu alia costruzione di un catechismo pe
dagogico. Ma ogni catechismo e schematico e quindi sterile. 
Le scorciatoie sono impossibili: non serve p. es. tsolare un ar-
ticolo di Freinet sul rapporto scuola-capitalismo; bisogna rico-
struire la complessita del suo impegno didattioo e politico, se 
lo si vuote utilizzare seriamente. L'intento anliriformista di 
questi contributi ha poi esiti imprevisti: si scopre p. es. che 
l'intento «libertario » di Summerhill esclude la formazione di 
«militanti sociali», perche questo obbiettivo richiederebbe 
• una disciplina repressiva ». 

II secondo libro ci fomisce invece un'ampia ricostruzione 
dell'opera di C^lesttn Freinet, net concreto della scuola statale 
francese, in aspra polemica con l'amministrazione reazJonaria, 
nei vivo delle lotte politiche e sociali; dai mlseri inizi di Bar-
sur-Loup al sistema cooperativo ai congress! del movimento per 
YEcole nouvelle. Risultano la faticosa costruzione degli stru
menti didattici, I successivi chiarimenti teoricl, la militanza 
politica (far si che i sindacati e i partiti della cl&sse operaia 
assumano «le rivendlcazioni della scuola contemporaneamente 
alle loro rivendlcazioni di classes), ecc ET in questa concre-
tezza storica che si pud seguire la costruzione di una « pedago
gia popolare», non schematlca, e capace di mostrare «le vie 
efficaci del buon senso e del rinnovamento scolastico » (p. 461). 

m. I. 

Grazie all'iniziativa del sindacati confederali, nei recente accordo con il governo torna 
di attualita il problema dei distretti. Del distretto si era parlato nella Commissione Biasini 
e nello stesso piano economico '71-75, ed entrambl questi document! recepivano seppur in 
parte e con forti mediazioni certe istanze portate avanti dal movimento democratico. Poi 
la linea conservatrice del governo di centro-destra ha fatto segnare il passo alio stesso 
dibattito su questa importante questione. Ora, siccome la realizzazione effettiva dei singoli punti 
dell'accordo dipendera sopra-
tutto dalla lotta dei lavorato
ri, e necessario sottolineare 
che 11 distretto non pud na-
scere solo con un provvedi-
mento leglslativo ed e utile 
perci6 riprendere il dibattito 
democratico suite sue funzio
ni, il suo ruolo, la sua reale 
attivita. 

Una concezione «onnicom
prensiva » della scuola, per la 
quale non solo si supera la 
formula del singolo istituto, 
ma anzi un istituto s] apre 
agli altri e tra questi si attua 
uno scambio di servizi e uno 
scorrimento di student] e di 
insegnanti, conduce innanzi-
tutto ad una serie di rispar-
mi. Nei peggiore dei casi 
(cioe in assenza ancora della 
riforma dell'istruzione secon
daria) basterebbe mettere in
sieme un liceo classico, uno 
scientifico, un istituto tecnico 
di uno stesso quartiere o di 
un'area facilmente percorri-
bile. Owiamente una biblio-
teca, un gabinetto scientifico, 
un laboratorio linguistico, con-
cepiti a livello di distretto, 
verrebbero a costare di meno 
e ad essere piu efficienti del
le stesse attrezzature a livel
lo di istituto. Anche un ser-
vizio di direzione e di segre-
teria su scala distrettuale co-
stituirebbe un serio rispar-
mio; non solo, ma esso po-
trebbe anche svolgere un cer
to lavoro di elaborazione e 
statistica di dati. di informa-
zione e di orientamento per 
gli alunni in merito al prose-
guimento degli studi ed agli 
sbocchi professionali, ecc 

Sotto il profilo economico. 
quindi, la realizzazione del di
stretto b vantaggiosa, anche a 
prescindere dalla riforma del
la scuola. Ma gia qui si pud 
intravedere un pericolo: che 
passi cioe non il distretto co
me una delle assi portanti del
la riforma, ma il distretto_ 
senza riforma! 

D'altra parte, e da conside-
rarsi anche il rischio di un 
distretto che permetterebbe 
alia attuale burocrazia di co-
struire direzioni periferiche 
centralizzate piu razionali ed 
efficient!, apparati meno di-
spersi e dlspersivi, ma che ta
le razionalizzazione non utiliz-
zerebbe in senso democratico. 
ma al contrario per esercita-
re un maggiore controllo da! 
l'alto, in termini autoritari e 
burocratici. Una superdirezio-
ne. o meglio una superpresi-
denza, a cui fossero conferiti 
poteri decisional! piu amp! di 
quanto oggi non abbia un 
direttore didattioo o un pre
side, sarebbe, oggettivamen-
te, piu forte e riuscirebbe a 
sottrarsi a qualsiasi controllo 
dal basso. 

Che il distretto possa risul-
tare una semplice razionaliz
zazione della attuale struttu 
ra scolastica, e percid un pe
ricolo reale. La strada da per* 
correre e quindi un'altra. La 
democratizzazione reale della 
scuola, la sua gestione sociale 
con la partecipazione contl-
nua, organizzata e responsabi
le della, cl&sse operaia hanno 

possibility effettive di realiz
zazione se il tessuto in cui ci 
si muove non ha dimension! 
ample, non tanto dal punto 
di vista territoriale, quanto 
per l'arco dei problem! che 
investe. Se un distretto e ln-
serito organicamente in un 
quartiere, in un centro, in una 
fascia urbana, in un certo nu
mero di piccoli Comuni, se e 
legato alia vita sociale, eco-
nomica e politica di un de
terminate territorio, ) proble
mi della sua struttura, del suo 
funzionamento, della sua atti
vita diventano problemi di 
tutti, non tanto a causa della 
introduzione della formazione 
ricorrente e della trasforma-
zione della scuola in servizio 
sociale per tutti e a tempo 
pieno, quanto perche lo stu-
dente viene seguito nella to-
talita del suo «tempo-scuola » 
(dai tre ai quattordici e ai di 
ciannove anni), nonche nella 
sua prospettiva professionale 
(raccordo con l'assetto socio-
economico del territorio e del
ta Regione), non gia da una 
struttura burocratica ma dal
la socleta organizzata demo-
craticamente. 

Questa globalita dl proble 
mi rende possibile un inter-
vento dei lavoratori qualitati-
vamente piu determinante da 
quello. pur auspicabile, che si 
pud realizzare nella singola 
scuola, la cui direzione e strut
tura implicano una problema-
tica in parte settoriale, piu 
didattica che politica. 

Ecco perche il distretto per-

mette 11 veil! di confronto e di 
intervento sul quali e neces 
sario che le class! lavoratrici 
i loro partiti, 1 loro sindacati 
si misurino. Ora, e chiaro, che 
la gestione burocratica-autori 
taria e incompatibile con la 
gestione sociale della scuola 
e che quindi il distretto of 
frira un terreno di lotta rea 
le per la democratizzazione 
della scuola,. Le forze politi
che ed economiche che mira 
no a respingere la domanda di 

Istruzione (e dl istruzione de
mocratica) di raassa tente-
ranno di fare del distretto un 
nuovo strumento burocratico 
condizionato alia propria dire
zione magari anche attraver-
so mediazioni e compromessl 
Si deve percid da parte del 
le forze democratiche non so 
lo spingere alia creazione dei 
distretti, ma attuare dal bas 
so tutta una serie di inter 
venti che precostituiscano la 
realta operante della gestione 
sociale, in opposizione all'of 
fensiva burocratica. 

Le esperienze effettuate dai 
Comuni, dalle Province e dal 
le Regioni di sinistra si muo 
vono nella giusta direzione ed 
hanno gia dimostrato la su 
periorita e la possibilita di 
successo della gestione demo 
cratica della scuola nei con 
front! della gestione burocra 
tica ed autoritaria, strumento 
della politica conservatrice e 
antipopolare nei campo del 
1'lstruzione. 

Maurizio Tiriticco 

Lettere 
all' Unitec 

II PCI lo giudica 
utile alia riforma 
« ...Se la scuola media su 

periore deve superare I'attua-
le distnbuzione in unita se
parate e ciascuna in se omo-
genea con un conseguente 
condizionamento delle scelte 
degli abitanti del territorio 
in cui ogni scuola si trova. 
bisognerii muoversi secondo 
la ipotesi dei distretti e dei 
centri scolastici. 

« Bisognera prevedere, ove 
possibile. una ristrutturazione 
organica di edifici esistenti e, 
ove necessario, la costruzio
ne di nuovi complessi, di ca
pacity media di 2500 posti 
alunno. Si potra cosi consen 
tire 1'unitd dei processo for-
mativo nelle sue specificazio-
ni opzionali. senza preclusio-
ni e isolamenti, si potra ga-
rantire lo spazio fisico e pe
dagogico per le attivita pro-
mosse dagli studenti, per Tin-

gresso della comunita nella 
scuola. 

c Nelle tradizionali dimensio 
ni degli istituti secondan 
che di rado superano i milte 
posti-alunno (e se li superano 
cid awiene per effetto di un 
innaturale congestionamento) 
si osserva una dispersione e 
una conseguente inutilizzazio 
ne di strutture che noi giu 
dichiamo viceversa indispen 
sabili al processo formativo. 
si verifica una chiusura della 
singola scuola nei confronti 
della societa. e come sopra si 
rilevava. soprattutto una ri 
duzione delle concrete liberta 
di scelta degli indirizzi di 
studio >. 

Dalla Relatione alia propo
sta di riforma della scuola 
superiore presentata dal PCI 
alia Camera, 

La 2aA contcsta 
il professore di 
fisica che ha capito 
poco del « Galileo » 
di Brecht 
Egregio direttore, 

dato che il suo giornale 
tratta con apertura qualsiasi 
tipo dl problema: sociale. po
litico, economico, culturale, ci 
siamo permessi di esporle il 
nostro. Siamo una II liceale, 
e poichi nei nostro program-
ma di fllosofla e inserlta la 
flgura galileiana, abbiamo stu-
diato Galileo con particolare 
interesse ed abbiamo anche 
letto e commentato in classe 
I'opera dl Brecht « Vita di Ga
lileo i>. 

Da questa documentasione 
ci e apparso un personaggio 
grandioso e per I'umanita e 
per la profondita della specu-
lazione scientlfica, ed ecco 
che quando nei numero 3-4 di 
Gente del 6 gennaio '73 e ap
parso Varticolo del pro]. Va-
sco Ronchi: « Brecht e un ca-
lunniatore e ha fatto di Ga
lileo una canagliau, ci siamo 
sentiti indignati. Vogliamo 
confutare le accuse mosse dal 
professore secondo le quali il 
Brecht avrebbe fatto di Ga
lileo «un avido, un egolsta, 
un meschino, che non esita 
ad appropriarsi di uno stru
mento inventato da altri, il te-
lescopio, per spillar soldi alia 
Repubblica di Venezia». • 

Forse da alcuni passi del
l'opera potrebbe risultare un 
Galileo a avido» e «mangio-
ne», ma questo non e un 
punto di demerito per Brecht, 
ami ci sembra proprio che il 
drammaturgo tedesco abbia 
voluto sottolineare I'umanita 
di Galileo che rispecchia pie-
namente la concezione rinasci-
mentale, concezione animata 
da un profondo senso dell'e-
quilibrio tra «lo spirito» e 
a la came » (vedi episodio sid
le «quaglie» e quello suite 
« oche»). L'accusa di specu-
lazione e cupidigia di ricchez-
ze viene completamente a ca-
dere, in quanto, come ben mo-
stra Brecht, il denaro veniva 
utilizzato da Galileo non tan
to per sopperire alle prime 
necessita o alia famiglia, quan
to per far fronte alle speri-
mentazioni scientifiche. 

Riguardo poi alia tesi brech-
tiana sull'invenzione del tele-
scopio, Galilei non viene pre-
sentato affatto come un im-
postore e un appropriatore di 
idee altrui, ma anzi egli stes
so afferma che prima di co-
struire un tale strumento do-
vette studiare per ben 17 an
ni sulle lenti (questo e detto 
chiaramente nell' opera di 
Brecht dallo stesso Galileo) 
che gia circolavano in Olan-
da, ma che lui perfezionb. 

Forse I'egreglo prof. Ron
chi, tra I'altro autore del no
stro libro di fisica, non ha 
avuto un contatto diretto con 
I'opera scritta ed ha tratto 
giudizi affrettati ed arbitrari 
dalla rappresentazione teatra-
le che, avendo come interpre-
te del grande scienziato un 
Tino Buazzellt abbastanza vo-
luminoso, ha potuto influire 
sullo spettatore e far pensa-
re ad un Galileo «avido» e 
« mangione ». 

Speriamo vivamente dun-
que, con queste conclusioni 
scaturite dalle righe del te
sto, di rendere giustizia a 
Bretch e di ricondurre il 
personaggio da lui creato nei 
quadro di grandezza morale e 
speculativa originaria che fa 
pronunciare a Galileo queste 
parole: «Non credo che la 
scienza possa andar disgiun-
ta dal coraggio. Essa tratta 
il sapere, che e un prodotto 
del dubbio, e col procacciare 
sapere a tutti in ogni caso, 
tende a destare il dubbio in 
tutti». 

LA II LICEALE «A» 
del ginnasio-liceo « Leopard: » 

(Recanati - Macerata) 

II PCI non e stato 
«latitante» sulla 
Libera Universita 
di Catanzaro 
Caro compagno direttore, 

sul numero 15 deU'Espresso-
Colore e comparsa una lettera 
del signor Bruno Gemelli nel
la quale si imbastiva una fal-
sificazione dicendo che i co-
munisti sarebbero stati lati-
tanti sul grave problema del
ta Libera Universita di Ca
tanzaro. Come stiano effetti-
vamente le cose si ricava dal
la lettera, che ripbrto qui di 
seguito, da me inviata all'E-
spresso ma sinora non pub-
blicata. 

nl) II PCI, attraverso la 
sezione "Parentela" di Ca
tanzaro, ha preso pubblica-
mente posizione sulla faccen-
da con una manifestazione te-
nutasi il 5 gennaio scorso al 
ridotto del Teatro Comunale, 
alia presenza dei segretari re
gionale e provinciale del PCI 
e di molti altri suoi qualifi-
cati esponenti, con una lar-
ga e vivace partecipazione di 
pubblico e Vadesione della 
corrente catanzarese d.c. di 
"Forze nuove" e delle ACLI. 
Dal convegno, che si e inqua-
drato nei piu ampio nostro 
discorso al proposito (reso 
noto a tutti i livelli in tutta 
la Regione), e emersa ed e 
stata ribadita una critica ra-
dicale e incondizionata nei 
confronti della sciagurata ini-
ziativa della Libera Universi
ta, portata avanti dal gruppo 
di potere delta DC catanzare-
se, anche grazie a certe con-
nivenze. Nessun'altra pubblica 
iniziatita k stata presa a Ca
tanzaro in questo senso, da 
nessuna forza politica. Quindi 
e falso che i comunisti siano 
stati lab tanti. 

*2) 11 problema della Li
bera Universita e stato dibat-
tuto, su iniziativa del gruppo 
comunista, in seno al Consi
glio comunale di Catanzaro 
(febbraio 1973), sempre con 
rigorose motivazioni contrarie 
a questo tipo d'iniziativa, al
ia quale la DC catanzarese ha 
assicurato cospicui contributi: 
100 milioni dal Comune di Ca
tanzaro, anzitutto, per non 
parlare dei 300 milioni rastrel-
lati dalla DC presso VAmminl-

strazlone provinciale. I comu
nisti, nell'uno e nell'altro ca
so, hanno votato contro la 
concessione dl tale flnanzla-
mento scandaloso: i socialisti, 
nell'uno e nell'altro caso, han
no votato a favore (e si da 
il caso che al Comune e al
ia Provlncla gli assessori al
ia Pubblica istruzione siano, 
purtroppo, del socialisti). 

«A questo punto non c'b 
che da rlflettere: o il lettore 
Vive su un altro planeta o, 
com'e piu probabile, le vie 
dell'anticomunismo sono — 
come al sollto — Infinite e 
battute anche da esponenti 
socialisti come il rettore Ge
melli ». 

ROSARIO MAIDA 
Segretario della Sezione PCI 
«Parentelan . (Catanzaro) 

L'eta pensionabile 
per gli insegnanti 
Signor direttore, 

I' abbassamento dei limiti 
di eta. da 70 a 65 arini e fon-
te di preoccupazione e gran
de angoscia per tutti quegli 
insegnanti che, non piu gio-
vani, avevano iniziato la lo
ro attivita nella scuola cal-
colando di poter maturare al 
settayitesimo anno di eta gli 
amii di servizio necessari 
per ottenere la pensione (19 
aiini, 6 mesi e 1 giorno). 

Scongiuriamo i sindacati 
di agire tmmediatamente al 
fine di riportare un po' di 
sereno nei nostro triste oriz-
zonte. O diminuiscono di 5 
anni gll anni di servizio ne
cessari per la pensione por-
tandoli a 15, come hanno 
fatto per i limiti di eta; o 
permettono al personate do
cente attualmente in servi
zio di rimanere in attiviti 
sino a raggiungere il mini
mo di anni richiesto per ot
tenere la pensione. 

Grazie. 
Professor R. ORVIETO 

(Savigliano - Cuneo) 

Come il nostro giornale ha 
gia riferito, su proposta del 
deputati comunisti la Ca
mera ha approvato una nuo
va norma secondo la quale 
chi non ha ancora raggiun-
to il massimo di carriera, ha 
la possibilita di proseguire 
l'insegnamento fino al set-
tanteslmo anno di eta. 

I giovani scrivono 
dai Paesi socialisti 

Edward SWATEK, Zielonki 
22, pow. Busko-Zdroj - 28-131 
SolecZdroj - Polonia (ha 20 
anni, corrisponderebbe in rus-
so o in tedesco). 

Marta MACEKOVA, ul. Stu-
rova 21 - 08001 Presov 1 - Ce-
coslovacchia (ha 19 anni, cor
risponderebbe in tedesco, rus-
so e francese). 

Marta DOBROVOLSKA, ul. 
Presovska 519 - 08221 Velky 
Saris okr. Presov - Cecoslo-
vacchia (ha 18 anni, corri
sponderebbe in tedesco, rus-
so e francese). 

Adriana MATEESCU, str. 
Pajurei 14 bl. 19 sc. A ap. 
16 - sec. 8 Bucarest - Roma
nia (ha 18 anni, corrispon
derebbe in italiano). 

Ringraziamo 
questi lettori 

Ci e impossibile ospitare 
tutte le lettere che ci per-
vengono. Vogliamo tuttavia 
assicurare i lettori che ci scri
vono, e i cui scritti non ven-
gono pubblicati per ragioni di 
spazio, che la loro collabo-
razione 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: 

L. V., Genova; C. LISTEL-
LI, Genova; Ezio VICENZET-
TO, Milano; Gaetano LIUZZI, 
Imola; Tommaso CHIONNA, 
Milano («Neppure io sono 
d'accordo con Ennio Azzari-
ti: esaltare il lavoro e un do-
vere e un diritto dei lavora
tori. che sono gli artefici del
la civilta e del progresso del-
Vumanilai>); F. PEZZANI e 
Enzo MOGGI di Genova, Pao-
la BIONDI del Gruppo eco-
logico Pro-natura di Torino 
UNonostante le pressioni e 
le prese di posizione anticac-
cia sempre piu decise della 
stampa, delle organizzazioni 
protezionistiche e della popo
lazione, I'interesse di pochi 
prevale su quello della comu
nita... L'attiva presenza dei 
cacciatori piu retrivi ed igno-
ranti ha sempre impedito o-
gni azione atta ad ottenere 
una regolamentazione serin 
deU'esercizio venatorio; e la 
colpa e di tutti, perchi per-
mettiamo col nostro tacito 
consenso quvsti soprusi a 
danno deU'intera popolazione 
non cacciante, che vuole vi-
vere con la natura e non la 
vuole distruggere m). 

Giordano VINCENZI di R-
renze, Lucia ARDIGONE di 
Verona, Alessandro PALMIE-
RI di Milano (« La campagna 
che viene condotta attualmen
te contro la caccia e in real
ta un falso obiettivo, che ser
ve a distrarre Vopinione pub
blica dai veri colpevoli della 
distntzione della natura. La 
natura non la rovinano alcu-
ne migliaia di cacciatori, ma 
coloro che hanno messo le 
mani sulle cittA distruggendo 
il verde e facendole diventare 
un mare di cemento; coloro 
the inquinano fiumi e mari 
con i micidiali scarichi delle 
loro fabbriche che gli ren-
dono miliardi; coloro che han
no bruciato boschi e raso al 
suolo intere coste marine per 
costmirvi ville e case da af-
filtare a prezzi proibitivi»); 
G. M., Bottrighe; C. BASET-
TI, Svizzera; Luigi GUIDA, 
Napoli; Domenico DI CESA-
RE, Palermo ImArruolato nel
la PS in perfette condizioni, 
vi ho lasciato la mia salute. 
Da oltre un anno e mezzo at-
tendo il decreto riguardante 
la mia richiesta di pensione 
privilegiata, ma fino ad oggi 
neppure Vombran). 


