
I'Unlta - giovedl 25 ottobre 1973 - pag. 7 — {SPEaALE SCUOLA 

I temi di dibattito nell'Assemblea 
nazionale degli studenti comunisti 

Perche le scuole 
si sono 

mobilitate 
contro il «golpe» 

Ancora una volfa gll student! non sono mancatl all'appello. 
Non si contano le assemblee e le rranifestazionl dl appoggio alia 
resistenza cilena organizzate un po' dovunque fin dal primo 
giorno di scuola. Per nnn parlare della grande partecipazione di 
giovani e di studenti alle scadenze unitarie di lotta indette dal 
movimento operaio e popolare. Le scuole di Bologna. Ferrara. 
Firenze. Genova, Perugia, 
Venezia e di moke altre eit-
ta italiane sono scese in lot
ta in grandi scioperi gene-
rali dando vita a cortei e 
manifestazioni unitarie. 

In tutta Italia nelle scuole 
si sono formati comitati uni-
tari di solidarieta col popo-
lo cileno con il compito di 
promuovere l'iniziativa politi-
ca, di aprire sottoscrizioni. di 
organizzare scadenze di lotta. 

Si e aperto nelle aule delle 
universita e delle scuole un 
dibattito serrato a cui han-
no partecipato. oltre agh stu
denti e ai docenti. rappresen-
tanti di consigli di fabbnea e 
di organizzazioni sindacali, 
forze politiche. esponenti del-
la resistenza cilena. 

Come alPuniversita e nelle 
scuole di Roma, come a Li-
vorno (assemblea con oltre 
4.000 studenti con un vasto 
schieramento di forze demo-
cratiche), in tutto il paese 
insieme alle iniziative di lot
ta e di solidarieta si e svi-
luppato un grande dibattito di 
massa sulla situazione cilena. 

' Un bilancio, dunque, posi
t i v e Una risposta pronta e 
combattiva con la quale gli 
studenti hanno' riconfermato 
di essere una componente es-
senziale della lotta contro il 
fascismo e rimperialismo, 
una forza decisiva nella bat-
taglia per la democrazia e il 
socialismo nel nostra Paese. 

Non sono maneati, perd. H-
miti oggettivi e soggettivi an-
che gravi. Intanto l'estensio-
ne dell'iniziativa non e stata 
uniforme su tutto il territo-
rio nazionale. E ci6 e avve-
nuto perch£ non sempre si e 
compresa fino in fondo la 
centralita politica di una for
te iniziativa di lotta nelle 
scuole sul Cile. 

Dove, come in gran parte 
delle scuole italiane. siamo 
stati protagonisti dell'azione 
politica (attraverso una chia-
ra proposta di lotta portata 
nelle assemblee e negli orga-
nismi di massa nei quail sia
mo impegnati) sono stati rag-
giunti risultati di notevole ri-
lievo. 

Abbiamo imposto noi il ter-
reno dell'iniziativa e del con-
fronto su tutti i piani, delle 
forme di lotta. della solida
rieta concreta. del dibattito 
politico-teorico. di fatto im-
pedendo. tra 1'altro. I'attuar-
si di iniziative sbagliate. Do
ve. invece. cio non e avvenu 
to. dove. cioe. e mancata una 
nostra proposta politica ch.a-
ra e tempestiva. si e dato 
spazio .a l le impostazmm set-
tarie e strumpntali dell"e>tre-
mismo. . . 

Ma il giudizio di fondo e 
che 1'assassinin di Allende e 
il colpo di Stato fascista in 
Cile hanno toccato in pro-
fondita la coscienza demo- \ 
cratica e antifascista delle 

Una delle tante mani
festazioni studente-
sche per il Cile: a Fi

renze piu di seimila 
studenti in corteo il 
9 otfobre contro il gol-
pe, per la salvezza di 
Corvalan e dei prigio-
nieri politici cileni 

CONFRONTO CON LE POSIZIONI DELLE ALTRE FORZE POLITICHE GIOVANILI 

Un movimento autonomo e organizzato 
L'avanguardia di massa del 

movimento studentesco del 
'67-68, sostanzialmente omo-
genea, si e andata velocemen-
te frantumando-: gli studenti 
che la componevano hanno co-
stituito nelle scuole la strut-
turn portante dei gruppi ex-
traparlamentari, oppure han
no dato vita alle cellule e ai 
circoli d'istituto della FGCI. 

1 fatti politici nuovi emerst 
lo scorso anno fra git studenti 
politiazzati sono da un Into 
la tendenza al blocco del 
processo di frantumazione dei 
gruppi extraparlamentari, e 
la presenza di una organizza-
zione estremista come « Lot
ta Conttnuav, che tenta dt 
coordinare su scala nazionale 
la sua iniziativa nelle scuole, 
dall'altro lo s/orzo di alcuni 
movtmenti giovanili fino ad 
ora praticamente assenti dalla 
scuola di dare vita ad una 
loro presenza organizzata tra 
gli studenti e la ricomparsa, 
soprattutto nelle Universita, di 
forze cattoliche sia pure con 
fortt tendenze integralistiche. 
quali a Comunione e libera-
zione ». 

L'orgamzzazione del movi
mento degli studenti per la 
quale lavorano i giovani co

munisti, nonostante le grosso-
lane falsificazioni diffuse so-
piattutto dagli organi di stam-
pa di alcuni gruppetti, di cer-
to non vuole essere la risul-
tante di una sommatoria di 
questa o quella parte di que-
ste organizzazioni. Noi impe-
gnamo tutte le nostre forze 
per la organizzazione di un 
movimento politico, autonomo 
e dt massa degli studenti, for-
temente radicato nelle scuo
le, capace di rivolgerst alle 
grandi masse degli studenti e 
di instaurare un rapporto per-
manente con queste.' a cut 
possono aderire e dare un 
contributo reale alia direzione 
tutti gli studenti che accetta-
no un'unica discriminante di 
fondo: la prospettiva di lotta 
concrelamente indicata dal 
movimento operaio organizza
to per I'estensione delta de
mocrazia, per le riforme e un 
nuovo sviluppo economico Nel 
contempo non e perb possibile 
prescindere dalla realta. attua 
le: ci sembra opportuna per-
cio un'analisi attenta delle po-
sizioni espresse in questl gior
ni da dette organizzazioni po 
litiche nel merito dell'inizia
tiva da sviluppare nella scuo
la e tra gli studenti. 

La posizione dei dc 
' Nel corso di un convegnu 

nazionale svoltosi lo scorso 
anno a Levico t giovani de-
mocrlstiani avevano espresso 
I'tntenzione di organizzare la 
loro presenza nelle scuole. An
cora devono essere precisati 
gli orientamenli che presiede-
ranno questo lavoro. Al mo-
mento attuale perb dobbiamo 
sopiattutto constatare che la 
presenza organizzata dei gio 
van* democrtsttam tra gli stu 
dentt i quasi irrilevante Per 
amure di chtarezza e per evi-
tare inutitt polemtche. voglta-
mo ribadire tn questa sede il 
nostro dtsaccordo sulla tpole 
si formulata dai giovani dc 
nel convegno sopraricordato a 
proposito dell'organizzazione 
del movimento degli studenti 
in una Lega degli studenti de 

mocratici ed anttfascistl. Vie-
ne meno tn questa proposta la 
discriminante di fondo (la 
prospettiva di lotta del mom 
mento operaio) e soprattutto 
vtene prefigurato un cartello 
di movimentt giovanili die 
nella pratica non permette-
rebbe di raccogliere I'eredtta 
pn'i positive! del '68, ben viva 
ancora tra gli studenti. Gli 
elemenli posttivi carattenzzan 
ti il movimento studentesco 
del '68. la volonta dt parted 
pazione politica di massa e lo 
incon t ro oggel ttvo-soggettivo 
con la classe operaia. devono 
essere ilia base dell'organiz 
zaztone del movimento poltti 
co autonomo e di massa degli 
studenti. 

L'assemblea nazionale degli 
studenti repubblicani, svoltast 

recentemente a Torino, ha 
espresso la volonta della gio-
ventii repubblicana di dar vi
ta ad una presenza <tesem-
plare» nelle scuole. Ne pren-
diamo atto, certi che contri-
buira ad arricchire la situa
zione. 

Dobbiamo rilevare ~ pur-
troppo I'asseriza della Federa-
zione giovanile soaalista, per 
lo meno la mancanza di una 
sua posizione autonoma e ca-
ratterizzata. Siamo certi co-
munque che i giovani socialt-
stt non rimarranno ancora a 
lungo assenti dal dibattito in 
corso e vi apporteranno. co
me piu volte hanno fatto nel 
passato. quel ricco contributo 
politico ed ideale che pub e 
deve venire dalla componente 
socialista, indubbiamente con-
sistente tra gli studenti. Un 
confronto serio e nel merito 
della iniziativa immediata e 
dt prospettiva da sviluppare 
nelle scuole e tra gli studenti 
e senz'altro, a nostro parert, 
necessano per caratterizzare 
appteno. autonomamente, tl 
contributo det giovani socialt-
sti, che superera cosi una cer-
ta subalternita apparsa invece 
in altre occasioni. 

Interessantt sono le posizio 
nt espresse dalla Gioventu 
Aclista e dal PDUP. Sottolt 
neiamo in parlicolare I'tndt-
cazione della scuola come 
u problema oggetlivamente 
operaio». il riconoscimento 
delta necessila dt un confron-

• to serio e di un'azione conse-
guente. nel merito della nfor-
ma della scuola, esplicito per 
la Gioventu Aclista ed impli-
cito nella forte sottolineatura 

•fatta dal PDUP dt una lotta 
per In maggior estensione 
aell'ohbltgo e per la completu 
unilaneta della scuola stipe-
rtore. I'attenta indicazione di 
obiettwi immediati. 

Interessante pure ci sembiu 
I'tndtcazione di muoversi con 
urgenza alia ncomposizione di 
un movimento autonomo e di 
massa degli studenti su una 
piattaforma politica organica. 
capace di darsi strumenti uni 
tan di direzione politico e di 

collegarsi organicamente con 
gli strumenti di direzione po 
litica unitaria dell'intero mo
vimento di lotta. 

Si tratta ovvtamente di svi
luppare una attenta discussio-
ne su cosa implichi questo nel 
concreto, e a quali proposte 
orgnnizzative, il piu omoge-
nee possibile fra le diverse 
realta, e concretamente pos
sibile giungere su questa base. 
' Siamo costretti per ragtom 

di spazio, a non entrare nel 
merito delle posiziom di tutu 
i gruppi extraparlamentari 

compresi alcuni che hanno in-
dubbia consistenza nella scuo
la, quali Avanguardta operaia 
a Milano e a Roma, e il Mo
vimento studentesco della Sta-
tale di Milano, incapace per 
altro di districarsi dalla pa-
ralizzante alternativa tra 
ideologia e obiettivi minimali. 

Ci preme prendere in const-
deraztone le posiziom dei due 
gruppi che possono vantare, 
gruzie soprattutto alia diftu-
stone dei loro quotidtant, una 
influenza nazionale, il Mani
festo e Lotta Continua. 

Spontaneismo settario 
II gruppo del Manifesto ha 

avanzato dalle colonne del suo 
giornale una propria proposta 

' di organizzazione e di lotta 
agli studenti. 11 Itmite di fon
do di questa proposta risalta 
vnmediatamente dall'indivi-
duuzione del « movimento po
litico di massa degli studen
ti. . quale primo embrione del 
processo di costruzione dt un 
nuovo blocco stortco ». Stmile 
posizione rivela il profondo dl-
stucco tra gli estensori dt que-
stu proposta e il movimento 
complessivo di lotta che da 
anm va sviluppandosi nel pae
se. E si possono captre me-
gliu aliora le confusiom e le 
cantraddiziom che la carat-
terizzano. Le proposte per ta 
democrazia nella scuola. anzi 
pst fa agibilita politico » (?). 
e quelle per l'orgamzzazione 
dei movimento sono confuse 
tn un tutt'uno svtiotando qutn-
di il valore generale delle 
prime e annullando di conlor-
ni precise le seconde. La ri-
corrente polemica antustitu-
zionale fa poi cadere in ri-
pelule conlraddiziom. Viene 
indicata come gtusla la lotta 
coutro la selezione e per la 
givtuila ma questa non deve 
* sempltcemente n tnveslire 
Enlt tocalt e Regtom: « i l mo
vimento deve imporre le sue 
risoluziom » Con piu evidenza 
ancora, st coglie la necessila 
de'Vestensione dell'obbligo fi 
no ai 16 anm. e pure la ne-
cessitd di avvtare modifiche 

profonde della dtdattica e de
gli orientamentt culturalt at-
tuali, ma non si rtconosce la 
valtditd della rtforma contrap-
ponendovi una non meglio 
piecisata ualternanza di la
voro e di studio ». 

La posizione dt « Lotta Con
tinua », rivela soprattutto I'in-
cupacita dt analizzare concre
tamente il rapporto esistente 
tra scuola, mercato del lavo
ro, divtsione capitaltsttca del 
lavoro e organizzazione della 
societa; e le proposte di lotta 
sono incapact dt andare oltre 
la vecchia formula estremi-
slica: a la scuola e dei pa
droni, facciamola pagare ai 
padroni». L'untco tratto che t 
contraddistingue le proposte 
avanzate nel merito delta lot
ta per la gratuita e contro la 
selezione e il tentativo di ag-
gtungere un qualcosa a quan-
to gli altri gia rtvendicano. il 
tentativo di proporre obietti
vi che portino a un grado ul-
teriore di radicalizzazione la 
lotta: per quali prospettive 
non e dato ovviamente sape 
re. Nessuna proposta m men
to all'organizzazione del mo
vimento degli studenti. ma in 
realta, dtetro Vimplicito ri-
chiamo alio spontaneismo, sta 
la volonta inlegralista e gret-
tamenle settaria di proporre 
te stessi, le proprte organizza-
ziom, come I'unica direzione 
politico del movimento 

f. C. 

grandi masse degli studenti I 

La mobihtazione . sta cre
scendo e noi dobbiamo impe-
gnarci con ogni mezzo I comi 
tati che abb:amo con'.rbuito 
a costituire devnno svoteere 
un niolo permanente di onen 
tamento e di iniz.iat.va poli
tica. 

" Deve es*ere faita ehiarez 
za: sulia natura e il carat 
tere dell'imperialismo nord- j 
amencano. suile respon-afoili 
ta della DC cilena. su chi so 
no i falsi difensori e i ven 
nemici della democrazia 

L'espenenza di quosle p n 
me seitimane ci ha dmosira 
to la dispombilita alia lotta 
degli studenti e sta a noi — 
senza chiusure o arroccamen 
ti di sorta — sviluppare l'ini
ziativa di lotta e aprire con 
decisione il confronto politico 
su tutte le questiom. 

E' quello che in questi gior-
ni di lotta ' gli studenti nan 
no chiesto: un'analisi poli 
tica concreta e una chiara 
proposta di lotta. 

£ ' compito nostro che non 
islamo delegare a nessuno. 

rn. m i l 

PROPOSTE SCOLASTICHE PER I BAMBINI ITALIANI IN SVIZZERA 

Una scuola «giusta» per i figli degli emigrati 
La Fetierazione delle Colo 

nie Libere Itat.ane :n Svizze 
ra e la Societa U mam tana 
di Milano. :n collaborazione 
ton la ->ede elveiica d**l. Kcap 
Cgi. e la CirivUeca Pcllitzer 
di Zungo. hanno reaitzzato 
un interessante disperua fil 
mina dal titolo «Gil emigra 
i. e ia scuoia» Si tratta di 
un nuovo strumento di .nfor 
mazione e formaz:one per 
tutti coioro che vogliono col 
iaborare all'azione per rende-
re meno gravosa la condi-
zione dei figli degli emigrati. 

Tutte le organizzazioni e t 
partitl democraticl che ope-
rano neH'emierazlone, a co-
mlnciare dal PCI, sono con
cord! neU'tndividuare -n quel
lo della scuola uno del pro-
blemi priorltarl lo e per le 
sue stesse dimension! (basta 
pensare che I figli del lavo-
ratori stranieri nella Confe-
derazione hanno rappresenta 
to, lo scorso anno, 11 40 per 
cento delle nascite) e per la 
acutezza dei problem! che 
pone. Nella parte Introdutti-
va, la dispensa mette a fuo-
en la dura realta in cui il 
piccolo «8traniero» si trova 
a fare la sua esperlenza di 

&coIaro La disenrrunazione 
comincia assal presto I A qua 
si totalita dei bambini sviz-
7-p-ri frequenta il jr.ardino di 
infanzia per un anno o. do 
ve e previsto. per due anm, t 
figli degii em;grati. * causa 
ri>lla carenza di posti e di 
mformazioni. lo freuuentano 
In misura molto in more o 
non ]o frequentano f.ffatto. 
Quando si entra neJla scuo
la, nmpat to e violento. choc-
canle. 

« Una delle magg^ort difn-
colta che i figli di ^'ntgrati 
incontrano e costnu;ia dal 
I'uso di una lingua d i e non 
e quella materna <e eioe: II 
tedesco o il francese in luo 
go dell'italiano) » « Le conse 
guenze di questo difficile 
rapporto con :a scuola si ma 
nifestano tra I'altro nella per 
centuale molto alta dl ripe-
tenze, che colplscono I figli 
degli emigrati ». A Ginevra so
lo il 41 per cento degli alun 
nl non elvetici che hanno 15 
anni si trovano al livello di 
soolarlta che corrlsponde alia 
loro eta; il 40 per cento ha 
un anno di ritardo. il 19 per 
cento ha due anni di ritardo 
• al vede obbligato a Inter-

i rompere gli studi. 
! Perche accade questo? Per

che le strutture della scuola 
! svizzera sono quelle di una 
i acuoia di clas.se che d.scn 

mina e se!ez:ona Nelle « spe 
zialkla^se » (una ^orta di ghet 
to dove finisce chl e sfavo-
rito nelle condiziom di par-
tenza). si trovano quasi esclu-
sivamente figli di lavoraton. 
figli di operal emigrati ed 
anche elvetici In teoria Ia 
scuola si presenta «aperta a 
tutt i». ma «mentre nel si 
sterna scolastico complessi
vo il livello piu alto e l'uni-
versitA, in pratica per gli 
emigrati il massimo livello 
raggiungibile e rappresenta to 
dalle specialirzazioni delle 
scuole tecnlches . 

Come individuare delle so 
luzioni concrete? La parte 
concluslva della dispensa cer-
ca di rispondere a questa 
domanda. Uno degli obietti
vi che si pongono alcune tra ' 
le forze democratlche della 
emlgrazione k la creazlone dl 
una rete ampla ed efflciente 
dl scuole Italiane In Svizze
ra. finanzlate dal mlnlstero 
degli Esteri. Si giudlca per-
c!6 necessarlo au men tare • 

allargare il piu possibile. con 
la partecipazione delle as=o 
c.azioni di emicr.uj . . .MC le 
attlvita di sostegno tin parti-
coiare i dopo^noia p . .ms\ 
d: ..ngu.i .l.i.iana). 

«La grande maggloranza 
degli emigrati itaiiani - -lot 
tolinea pero la dispensa — 
s: trova di fronte la prosDet-
tiva di una Iunga permanen-
za in Svizzera. ed e in que 
sto Paese che deve arfrontare 
e risolvere i suoi probleini. 
Compreso quello scolasticon. 
Una politica che si proponga 
rinserimento dei figli degli 
emigrati nella scuola svizze 
ra, in una condizione che ga 
rantlsca 1'accesso a tutti i li 
velll dl istruz:one, appare per-
cl6 come «Tunica soluzione 
realistica ». 

Un obiettivo di questo tl 
po pud essere perseguibile so
lo a - condizione che vi sia 
una ferma volonta politica 
del governo italiano, chiarez-
za dl Idee, una reale colla-
borazlone delle autorita Ita
liane con le associazionl de
mocratlche degli emigrati e 
con 1 comitati dei genitori, 
evitando la dispersione dei 
fondl a Xavore dl scuole pri-

! vate Bisogna ottenere che ai 
I figii dei nostri Iavoratori che 
I emrano neiia scuoia eivetica 
t sia consentito di tpprofondi-

re Ia conoseenza deWa lingua 
f> della cultura italiane. Biso 
gna ottenere corsi Ji insen 
mento per i bimb: appena 
giunti dairitalia. e doposcuo 
la che permettano ai figli dei 
Iavoratori (anche elvetici, na 
turaJmente) di rimuovere gli 
svantagg; iniziali <*he sli de 
rivano daila collocazione di 
classe I /arono nvenriicativa 
deve anche porsi. ca medio 
termme» i'obiettivo di una 
scuola media unica, a tem
po p:eno. gestita -o'lettiva 
mente da insegnanti. jrenitori 
e studenti 

Per ragglungere -niestl tra-
guard! c necessano sviluppa 
re al massimo la capacita. di 
Iniziativa a tutti t Uvelli. 
creando la piu vasta unlta 
nella consapevolezza che il 
problema della scuola «mve-
ste tutta la societa svizzera e 
qulndl non e risolvibile unl-
camente dal Iavoratori lmmi-
grati, m a da questl assleme 
al Iavoratori svizzerls. 

La crisi della scuola cost!-
tulsce uno degli aspetti piu 
gravi della profonda crisi so-
dale vissuta oggi dal nostro 
paese. - <• 

Siamo ormai alle soglie dei 
due milioni di studenti nella 
scuola media superlore e non 
e lontano il momento in cui, 
fra medi ed universitari. rag-
giungeremo i tre milioni. 
Contemporaneamente a • que 
sto lmportante e positivo pro
cesso di scolarizzazione sia
mo in presenza di una vera e 
propria disgregazione mate 
rlale e culturale della scuo
la italiana. 

Da qui una condizione di 
grave disagio per chi deve 
lnsegnare come per chi inten-
de studiare e vede ogni gior
no davanti a se autoritarismo 
dequalificazlone ed una pro
spettiva sempre piu evidente 
di sottoccupazione o di disoc-
cupazione al termine degli 
studi. 

E' necessarlo ed urgente 
pertanto salvare la scuola dal
la disgregazione facendone 
una sede di formazione di una 
forza-lavoro di nuovo tlpo che 
venga utillzzata a pieno per 
un diverso sviluppo economi
co e sociale del nostro Paese. 

In questo senso. come FGCI 
indichiamo alle masse studen-
tesche alcuni obiettivi di mo-
bilitazione immediata. In pri
mo luogo, quello dello svilup
po della democrazia nella 
scuola. a partire da una con-
quista definitiva e quindi san 
cita per legge dei dirittl de 
mocratici degli studenti (quel 
complesso dl diritti che nel 
linguaggio delle avanguardie 
studentesche viene chiamato 
agibilita politico- della scuo
la) l'uso del quali attualmen 
te viene troppo spesso a di-
pendere dai rapporti di for
za stabiliti scuola per scuo 
la. con tutto quel che com-
porta dl arbitrio dei presldi. 
soprattutto nelle scuole in cui 
il movimento di lotta e de-
bole. 

In secondo luogo. quello di 
estendere e generalizzare for
me di sperimentazione cultu
rale e didattica, nel to scorso 

anno presenti soltanto embrio-
nalmente, in modo da incide-
re realmente seppure parzial-
mente sull'attuale organizza
zione degli studi. dando il via 
a larghl processi di prefigu-
razione e di sollecitazione at-
tiva di una piu generale ri-
forma . . 

In terzo luogo. quello della 
conquista di forme tangibili 
di diritto alio studio (in ma
teria di mense. libri, traspor-
ti, ecc.) e di possibilita di 
studiare (attrezzature. nuove 
sedi. e c c ) . 

Questi obiettivi sono inqua 
drati nella prospettiva gene 
rale di una riforma generale 
della scuola e di un diverso 
meccanismo di sviluppo. ca 
pace di utilizzare la forza la 
voro intellettuale in maniera 
adeguata e qufndi risponden 
te al suo valore sociale. 

Per andare avanti in que 
sta direzione intendiamo con-
frontarci apertamente, a livel
lo politico e teorico, con i di-
versi orientamenti presenti 
tra le masse studentesche. E 
cio perche siano consapevoli 
che e decisiva la nuova azio 
ne per sconfiggere le posizio 
ni estremistiche che nulla han 
no a che vedere con il mar 
xismo e per fare avanzare 
Videa-forza di una scuola nuo 
va rispondente ad un diver 
so sviluppo economico e so 
ciale e della sua realizzabt-
lita. 

In questo quadro. ci sem 
brano essenziali alcuni ele 
menti. 

Innanzitutto. un nuovo rap 
porto tra insegnanti e studen 
ti all'interno della scuola: e s 
so dovra avere al centro l'mi 
ziativa comune e immediata 
per trasformare l'attuale or 
gamzzazione degli studi Qui 
si deve pensare. fra I'altro. a 
fare emergere gia nelTazione 
di trasformazione quell untta 
rteta degli studi che e 1'aspet 
to culturale carattenzzante 
della riforma. 

In secondo luogo. una nuo 
va ed estesa mobihtazione 
studentesca. entro e fuori la 
scuola. Lo sviluppo di un mo 
vimento di questo tipo e stret 
tamente collegato alia presen
za viva fra gli studenti di 
una reale attivita democrati-
ca, che rivaluti agli occhi 
delle masse giovanili la de 
mocrazia ed i suoi modi di es 
sere, a partire dall'assemblea 
generale C* all'interno degli 
istituti democratic! che gl. 
studenti debbono ncondurre la 
discussione politica e con essa 
la decisione sulle forme di 
iniziativa e di lotta da adot 
tare. 

Come spina dorsaie e ga 
ranzia di continuita di que.-ta 
mobihtazione. e .neccx-vano 
che emerga una avanguardia 
sludentescj nuova. portatr:c< 
di un progetto politico di n n 
novamento e di pro?res5o. 
aperta al contribute pluralist-. 
co e sappia istiluire un rap 
porto dialettico con la classe 
operaia organizzata e con !a 
sua lotta. capace di elabora 
re piattaforme di lotta e pro 
paste politiche da presenta 
re nelle assemblee nei collet 
tiv:. e c c . di confrontarsi con 
le masse studentesche e di n 
comporre la scissione tra que 
ste e le avanguardie. 

Infine. un altro elemento 
assai lmportante della clas 
se operaia organizzata e co 
stituito dal processo di svi
luppo In base al quale la lot
ta della classe operaia orga
nizzata diviene sempre di piu 
ed in modo permanente un 
punto di riferimento politico 
per la lotta studentesca ad 
ogni livello. 

Amos Cecchi 

'imSmi 

Lettere 
all9 Unitec 

II giornale per 
sapere che cosa 
accade nel mondo 
Signor dlrettore, 

negli anni scorsl abbiamo 
usato freqttenteniente i quoti-
diani per integrare gli argo-
menti trattati dai libri di te-
sto. Anche quest'anno abbia
mo in mente, con la nostra 
insegnante di lettere, dl usa-
re costaniemente il giornale 
per affrontare, per esemplo, i 
problemi dei continenti extra 
europei. Per questo motivo le 
chiediamo I'invio gratuito del 
quotidiano da lei diretto. 

ORNELLA BELLINI 
per la classe III D della 
Scuola media «Mario Novaro» 

(Imperia) 

Spettabile ammtnlstrazlonc, 
siamo le alunne della Ul C 

e ci siumo accorte che in 
classe non abbiamo a dispo-
sizione materiale per informar-
ci e discutere sui fatti che ac-
cadono nel mondo odlcrno. 
per raggiungere una certa ma-
turita e ottenere lo sviluppo 
della nostra personalita. Per
tanto vi preghiamo di inviar-
cl gratuitamente il vostro gior
nale. 

LE ALUNNE 
di III C della Scuola media 

« Giovanni Saragat» 
(Sanluri - Cagliari) 

L'iiisegnante <li 
storia rcsphige i 
libri antifascist!' 
Cara Unita, 

in questi giorm di ripresa 
scolastica penso che possa in-
teressare cio che mi e capi-
tato I'anno scorso, quando fre-
quentavo la III media. Nel 
programma era previsto anche 
lo studio della storia del fasci
smo. Io ho portato a scuola 
alcuni libri che parlavano del
la Resistenza e del fascismo, 
libri che mi erano molto pia-
ciuti e che pensavo avrebbe-
ro interessato anche i miei 
compagni di scuola. Fra questi 
libri e'erano «II corvo» di 
Mario Lodi, il «Diario parti-
giano u di Ada Marchesini Go-
betti e il «Diario di Anna 
Frank ». 

Con mlo grande stupore, pe 
rb, la professoressa mi ha 
detto che non aveva « tempo 
da perdere» per leggere si-
mili stupidaggini e che ripor-
tassi a casa i libri. Qualche 
giorno dopo, e accaduto che 
una mta compagna ha portato 
a scuola la rivista Famiglia 
cristiana che pubblicava una 
sdolcinata storia di Mussolini 
e Claretta Petacci; e la stessa 
projessoressa che aveva ri-
mandato indietro i ,miei libri. 
ci ha letto e ampiamente spie-
gato I'articolo in questione. 
Non e che io mi sia offesa 
perche la professoressa aveva 
respinto i miei Itbri e accetta-
to il settimanale della mia a-
mica: ma mi sembra signifi-
cativo — e purtroppo molto 
sconsolante — che certi pro-
lesson preferiscano i roman-
zetfi d'appendice piuttosto che 
I seri documenti storici. (Per 
completare I'informazione, vi 
dico che la professoressa in 
questione e democristiana e 
che una volta ci ha detto: 
« Bravo quel Mussolini, ha bo-
nificato tutta la Romagna, ma 
io non ho mat votato fasci
sta a). 

ROSA REGGIANI 
(Ravenna) 

I molti « precari » 
che insegnano 
nelle universita 
Cara Unita, 

tralasciando le serie crittche 
che si potrebbero fare ai prov-
vedimenti veramente mal fatti 
per I'untversita, mi limito a 
sollecitare una interpretazione 
corretta di quanta previsto 
dall'art. 5. Vi si legge che pos
sono diventare contrattisti 
quei a laureati, i quali all'atto 
dell'entrata in vigore del pre-
sente prowedimento abbiano 
svolto per almeno un anno, 
nell'ambito degli ultimi tre an
ni accademici, attivita di...». 
Tenendo presente che borse 
di studio, escrcitazioni ed al
tre forme di sfruttamento ven-
gono solttamente assegnale a 
notembrc e che il decreto-leg-
ge ha valore dal 2 ottobre, 
molti «precan» verrebbero 
automaticamente esclusi da 
quella specie di «r precariato 
istituzionalizzato » che la leg
ge chiama « contralto », qua-
lora si dovesse mlendere an
no solare. Per esempio. io so
no assistente supplente dal 75 
ottobre del 1972 e ho maturato 
I'anno tredici giorni dopo I'en-
trata in vigore del decreto. 
Ora chiedo: il tutto e frutto 
di una «svista » di Malfatti. 
di una stesura poco compren-
sibile o piuttosto della pre-
cisa quanto mistificata volon
ta di mantenere in gioco solo 
chi lavora all'umrersita da al-
r-icno due anni'' 

GIOVANNIPADOVAN 
(Padova) 

L'allrsa dei 
professor! fli 
materie lolterarie 
Caro dtrettore. 

i professon dt materie let-
terarie aderenti alia COIL 
Scuola della nrovmcia dt Be-
nerento st sono riumti net 
giorni scorsi e hanno procla-
mato lo stato di agitazione 
per il grave disagio morale, 
qiuridico ed economico nel 
quale sono tenuti dall'attuale 
ministro della P.I.: in fatti do
po sci anni dall'approrazione 
della legge, cssi sono ancora 
in attesa delta richiesta. da 
parte delle compctenli Dire-
zioni generali del ministero. 
per la scelta delle sedi. Que
sto ritardo ha tutto I'amaro 
sapore di una discriminazio-
ne, se si considera che nel 
decorso anno scolastico sono 
state gia esauritc le grnduato-
rie delle materie tecnico-pro-
fesslonali e aiuridiche negli 
istituti supcriori, mentre non 
si da ancora avvlo alle ope-

razlonl relative alle assegna-
zioni per le materie letterarie. 

A tale danno, poi, quest'an
no dobbiamo aggiungere la 
beffa del signor ministro, il 
quale ha prima emanato I'or-
dinanza relativa ai comundi e 
poi ha bloccato e di fatto an-
nullato ogni movimento. con-
fermando alle cattedre degli 
istituti superiori i professori 
immessi da due e piii anni 
nel ruolo della scuola media. 
I parlamentan del PCI do-
vrebbero chledere di conosce-
re la data d'avvlo di dette 
nomine e il numero delle cat
tedre disponibili e conferibili 
di italiano e storia negli isti
tuti tecnicl e quelle degli isti
tuti magistrall. 

PASQUALE MASTROIANNI 
(Benevento) 

Per un lavoro 
interdisciplinare 
nella scuola 
Egreglo direttore, 

ho letto su/f'Unita I'articolo 
di Giovanna De Sabbata ed i 
successtvi interventi. Anche se 
sono sostanzialmente d'accor-
do con quanto ha scritto la 
De Sabbata, mi sarebbc pia-
ciuto che fosse chiarito un 
problema, per me molto im-
portante. Si tratta del lavoro 
interdisciplinare. 

Sono d'accordo che lavoro 
interdisciplinare a scuola si-
gnifica superare la diviswne 
fra scuola e societa e la dt-
sgregazione dei contenuti del
lo studio. Sono convinto che 
un accordo fra gli insegnanti 
si possa realizzure nella bat-
taglia che abbatte le barriere, 
i murt che ci sono fra scuola 
e societa, ma sono convinto 
che sia difficile se non im
possible la realizzazione di un 
lavoro interdisciplinare. Infat-
ti il lavoro di clascun inse
gnante nella sua classe (cioe 
U suo modo d'insegnare e di 
confrontarsi con gli studenti) 
e fortemente improntato alia 
sua conceztone del mondo, sia 
esso un insegnante di storia o 
di scienze. Fare un lavoro in
terdisciplinare vuole dire uni
ta di argomento, dt metodo e 
di contenuti. Come e possibi
le che insegnanti con conce-
zionc del mondo dtversa pos-
sano realizzarlo? Come si con
cilia il lavoro interdisciplinare 
con la Uberta d'tnsegnamento? 

FRANCO ROSSI 
(Milano) 

Kingraziamo 
questi lettori 

Ci e inipossibile ospitare tut
te le lettere che ci pervengo-
no. Vogliamo tuttavia assicu-
rare i lettori che ci scrivono, 
e i cui scritti non vengono 
pubblicati per ragioni di spa
zio, che la loro collaborazione 
e di grande utilita per il no
stro giornale, il quale terra 
conto sia dei loro suggeri-
menti sia delle osservazioni 
critiche. Oggi ringraziamo: 

Giuseppe BONAITA, Marti-
nengo l« Per Famiglia Cristia
na it maggior responsabtle del 
colpo di Stato in Cile sarebbe 
stato Salvador Allende, tl qua
le non avrebbe cercato un dia-
logo con la DC cilena. Como-
do, troppo comodo per i ven 
colpevolt; il volto di uno di 
essi, lo abbiamo vtsto poco 
tempo fa a Roma, ospite d'o-
nore ad uno degli ulttmi con-
gressi della DC italiana, ed 
era quello dt Eduardo Frei»); 
F. P., Aosta («Vorret espri-
mere severa critica alia TV 
che ha sempre ignorato le 
manilestaziont popolan a fa-
vore del Cile libero e ha dato 
scarso nltevo all'amvo in Ita
lia della figlia del martire ci
leno Allende »V, Giuseppe CO
STA, Alassio; Antonio GRIF-
FINI, Napoli; Teresa LA2ZA-
RI, Bologna (« Siamo tre per-
sone anziane e voglio espri-
mervi la nostra gratituaine 
per essere nusciti a far mi-
gltorare le pensioni piu basse. 
Adesso vi invitiamo a fare il 
possibile perche non avven-
ga to sblocco dei fitli, altri-
menti non sapremmo come 
fare se ci aumentano la pi-
gione »). 

Giovanni BONORA, Milano 
(«Non constdero per mente 
positivo Vaccordo tra tl go
verno e i sindacati per le pen
sioni, in quanto esso non ren-
de giustizia ai penstonati»); 
Gualtiero REINA, Comaredo 
(possiamo confermarti che, 
per effetto della scala mobi
le, dal 1° gennaio 1974 le pen
sioni saranno aumentate del 
9fl per cento); Marino CA-
PORETTO, Latina; Armando 
PALAZZI, Parma (« Mi ha fat
to piacere apprendere che i 
parlamentari comunisti faran-
no il possibile per migliorare 
Vaccordo sulle pensioni, affln-
che possa venirne un benefi-

' cio anche a coioro che han
no una pensione di poco su-
periore al mimmo e che pur
troppo e inferiore al mimmo 
vitale sY, Giovanni ZANOLI, 
Armida MANDELLI, Rovere-
to iaFmalmente si e fatto 
qualcosa mnalzando t minimi 
della Prevtdenza sociale e per 
questo si deve nngraziare so
prattutto il PCI. Spero perb 
che in M« futuro prefenbil-
mentc victno tenga fatto qual
cosa anche per le pensioni di 
mvalidita al lavoro*). 

Ernesto GARDELLI. Imola 
(« L'aumento della scala mo
bile ai pensionati fatto tn per-
centuale e un'ingwsttzta. Rite-
rendomi agli aumenti che rfo-
vranno essere applicati col 1* 
gennaio 1974, avremo questo 
sigmficativo quadro: tl pensio-
nato che percepisce 45.000 li
re al mese avra un aumento 
di lire 4.000, il pensionato che 
percepisce 500.000 lire al mese 
avra un aumento di lire 45 
mila »); Giuseppe DELL'AMO-
RE, Roma; Alvio GERMI, 
Firenze; V. B., Trapani (« Ri-
tcngo che si debba eltmtnare 
la figura dell'esattore priva-
to o comunale. Bisogna co
stituire dei consorzi, almeno 
provinciali. Piu del 60 per cen
to delle esattorie sono infatti 
gestitc da esattori privati in-
dipendentemente dal carico 
dei ruoli. E' vero perb che 
nel Meridione ed in Sicilia ab
biamo il piii forte aggio. In 
certe gestioni ci sono utilt di 
miliardi e miliardi all'anno »); 
Peppino FRONGIA, Varese. 
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