
I'Unita - gioved) 6 dicembre 1973 - pag. 7-_ — iSPEOALE SCWLi) 
Si sviluppano e si organizzano 
le lotte unitarie 

In ogni regione in questi due mesi si sono svolti scioperi e manifestazioni per i diritti democratic., per un cambiamento delPorganiz-
zazione degli studi, per provvedimenti concreti che garantiscano il diritto alio studio - Le prospettive del movimento nelle scuole 

In queste settimane numerosissime sono state le mantfestazioni studentesche. NELLA FOTO: un momento dello sciopero di Roma 

Dopo che la estesa moblli-
tazione studentesca contro il 
golpe controrivoluzionario in 
Cile ha caratterizzato l'aper-
tura dell'anno scolastico '73-
'74, dimostrando quanto i sen-
timentl antimperialisti e in-

. ternazionalisti siano present! 
tra gli studenti e piu in gene-
rale tra le nuove generazio-
ni, siamo oggi in presenza di 
una fase di lotta estremamen-
te importante e su cui occorre 
riflettere. 

I livelli di partecipazione al
ia lotta e la sua estensione 
nazionale, sono senz'altro su 
periori a quelli degli ultimi 
due o tre anni. Di qualitati-
vamente nuovo vi e una spin-
ta di massa che non si tradu
ce piu in spontaneismo poco 
concludente, bensl in costru-
zione di vere e proprie ver-

< tenze, indirizzate verso pre* 
• cise controparti. 

In questo senso vanno le 
lotte, present! ormai in ogni 
regione ed in ogni sede sco-
lastica, al Nord come al Sud, 
per la conquista definitiva di 
estesi diritti democratic! stu-

denteschi, per cambiare l'at-
tuale organizzazione degli stu
di, per strappare misure rea-
li di diritto alio studio, come 
pure le importanti convergen-
ze degli studenti sulle lotte 
promosse dalle organizzazioni 
dei lavoratori per Toccupazio-
ne ed un nuovo sviluppo eco-
nomico e sociale. 

Per offrire un contribute al
io sviluppo di questa nuova 
mobilitazione studentesca di 
massa, al fine di impedirne 
il riflusso e di fare emergere, 
invece, tutta la potenzialita 
insita in essa, e necessario 
comprendere e far compren-
dere i problemi che oggi ven-
gono posti e sviluppare un de-
ciso confronto politico e teori-
co con tutti gli orientamentl 
antifascist! presenti all'interno 
della massa degli studenti. 

E* necessario. In altre pa
role, una individuazione chla-
ra del nuovi problemi che esi-
stono ed un confronto altret-
tanto chlaro su questi, al fi
ne di delineare una prospetti-
va politica piu generale per 
la lotta studentesca attuale. 

II confronto politico 
in atto nelle scuole 

Problemi esistenti: innanzi-
tutto quelli di inquadrare 
sempre i singoli obbiettivi nel 
contesto piu generale della 
riforma della scuola e del 
cambiamento del modello di 
sviluppo economico e sociale 
del nostra Paese, di non far 
procedere la lotta in modo 
scollegato da quella piu ge
nerate dei lavoratori, di ren-
derla permanente attraverso 
la conquista degli obiettivi 
per cui ci si mobilita e di 
coordinarla al livello delle di
verse controparti (enti locali, 
Regioni, governo, ecc) . Su 
questi • problemi il confronto 
e lo scontro politic! sono gia 
in atto, nelle scuole e tra le 
diverse organizzazioni. Vo-
gliamo, qui, entrare nel me-
rito di alcune posizioni che 
presentano alcuni elementi di 
novita. ma non rispondenti, 
tuttavia, alle esigenze attuali 
di sviluppo della lotta studen
tesca. 

E" il caso ad esempio del 
Manifesto. 

L'estraneita dl questo grup-

po all'attuale fase dl lotta 
viene tradotta in un atteggia-
mento cattedratico verso la 
lotta studentesca. 

Da un lato, si tende a sml-
nuire l'importanza deile lotte 
attuali, dall'altro, si plange 
sul fatto che la classe ope-
raia non ha scelto la linea del 
Manifesto sull'utilizzazione del 
diritto alle 150 ore conqui-
state per lo studio nei con-
tratti nazionali di alcuni set-
tori di lavori. 

Quando infine si conclude 
che le lotte attuali non cam-
biano nulla, in quanto, secon-
do il Manifesto, non costrui-
scono contro la scuola una 
proposta alternativa che rom-
pa gia da ora le division! tra 
lavoro manuale ed intellettua-
le e che quindi queste lotte 
sono Tesatto contrario del 
punto di vista operaio nella 
scuola, vien da pensare che 
o da parte del Manifesto non 
si comprenda quel che succe-
de o che si sia scambiato il 
punto di vista operaio con 
quello di qualche articolista 
di que] quotidiano. 

II peso dell'organizzazione 
dei giovani comunisti 

Lotta Continua, da parte sua 
costretta, fra l'altro, a rico-
nosoere, tra le righe, il peso 
politico attuale della FGCI 
nella scuola, tende a rldurre 
la lotta studentesca a lotta 
contro i costi della scuola e 
la selezione economica e m 
negativo contro l'attuale orga
nizzazione degli studi. 

A questi obiettivi si con-
giunge, e qui siamo in pre 
senza di una vera e propria 
novita che non ci displace, 
quello della scuola media su-
periore unica e di massa. 

Ci sembra un po' ridico;o 
che Lotta Continua, giunta a 
questo punto, sostenga che noi 
comunisti rinunciamo a difen-
dere e sviluppare gli attuali 
livelli di scolanzzazione e che 
siamo per la selezione econo
mica. dopo che del diritto al
io studio e quindi della gra-
tuita della scuola' abbiamo 
fatto un nostra obbiettivo di 
fondo, anche quando altri lo 
ritenevano - rispondente al 
« piano del capitate ». 

Se qualcuno non ci crede pud 
andarsi a leggere la nostra 
proposta di legge per la rifor
ma della secondaria su periore. 
Nella linea che in questi ul
timi temp! e stata adottata 
verso la scuola dal Manife
sto e da Lotta Conttnun, ci 
sembrano attenuati gli ele
ment! di avventurismo politi
co e pratico. Questa rinuncia 
a forme di lotta decisamen-
te pericolose che del resto 
dlpende dagli stessl successl 
Ottenutl dal movimento demo-
«rmtteo e popolare che ha por-

tato all'abbattimento del go
verno Andreotti. non toglie 
che risen! per il movimento 
di lotla. an mterno delle at
tuali posizioni, ve ne sono 
e per questo li denunciamo. 

Se con I'ideologismo del Ma
nifesto non si costruiscono lot
te, con 1'economicismo di Lot
ta Continua lotte si possono 
costruire, ma sono lotte ridut-
tive, incapaci di far dtspie-
gare a fondo le potenzialita 
presenti nelle masse studen
tesche. 

Per questo la FT3C1. alia 
sua assemblea nazionale di 
Bologna, ha indicato la ne
cessity di una lotta che sia 
dentro e fuort la scuola, al 
tempo stesso: di una lotta che 
estenda la democrazia nella 
scuola, che tenda dentro la 
scuola a cambiare in positi
ve l'attuale organizzazione de
gli studi, che conquisti reali 
misure di diritto alio studio 
e che, fuort dairistituzione-
scuola. si congiunga a quella 
pin generale dei lavoratori 
per cambiare l'attuale model
lo di sviluppo e quel merca-
to del lavoro che di questo 
sviluppo e specchio fedele. 
- Se questo vuol dire recu-

perare I temi originali del mo 
vimento studentesco. come 
scrive Lotta Continue la 
FGCI non se ne displace, an
che perche della grande spin-
ta democrat!ca, antiautorita-
rla del '68 abbiamo sempre 
inteso essere credi. Non acrt-
ticl, ma eredl. -

E far rivivere quella spin-
ta dl massa, oggi, in presen

za di alti livelli di mobilita
zione e di una nuova maturi-
ta studentesca, vuol dire por-
tare la lotta fuori delle sec-
che degli obiettivi negativi e 
quindi all'altezza di una pro
posta di cambiamento proion-
do dell'istituzione-scuola, del 
suo rapporto con il mercaio 
del lavoro e con l'attuale mec-
canismo di sviluppo. 

Questo, fra l'altro, credia-
mo voglia dire, per il movi
mento studentesco, assume re 
realmente il punto di vista 
operaio sulla scuola: lottare 
per - una scuola gratuita 
e quindi aperta a tutti, basa-
ta sulla democrazia come 
principio educativo e su una 
nuova qualificazione culturale 
e quindi su un modello di or
ganizzazione degli studi col* 
legato ai process! sociali e 
non selettivo, strutturata in 
modo unitario e non piu come 
adesso a compartimenti sta-
gni, rispondenti alia piu gene
rale diversificazione dei ruo-
li sociali. 

E' in questo modo, trami-
te un reale diritto alio studio 
per tutti, una organizzazione 
degli studi non autoritaria, 
una qualificazione unitaria e 
di massa, un controllo socia
le sui processi formativi, e 
non negando l'istituzione-
scuola, che si apre un proces-
so reale di rottura dell'attua-
le divisione tra lavoro ma
nuale ed intellettuale e quin
di di ricomposizione delle di
verse figure sociali oggi pre
senti sul mercato capitalistico 
del lavoro. 

Questo senso ha, del resto, 
la scelta di utiiizzare le 150 
ore per elevare la capacita 
culturale e professionaie del 
lavoratore, in modo da ren-
dere la classe operaia sem
pre piu in grado di cambia
re l'attuale organizzazione del 
lavoro e da far emergere una 
domanda di forza-lavoro di 
nuovo tipo. 

E' al livello piu alto di qua
lificazione che occorre porta-
re tutti i giovani e la forza-
lavoro in generale: altrimenti 
rompere la divisione sociale 
dei ruoli diviene Utopia e si 
ricostruisce, in modo nuovo, 
un meccanismo di superquali-
ficazione elitaria e di dequa-
lif icazione di massa.' 

In questa prospettiva di ri
forma permanente della scuo
la e di cambiamento pro fon
do dell'attuale modello di svi
luppo, occorre sviluppare le 
lotte studentesche attuali, par-
tendo dalla necessita di mo-
dificare qualitativamente la 
condizione attuale e - futura 
dello studente, assumendo co-
stantetrente il reale punto dl 
vista operaio. 

E* necessario. al tempo 
stesso, che emerga e si svi-
luppi una nuova avanguardia 
studentesca autonoma. capace 
di rendere permanente la lot
ta e di coordinarla: nuove 
forme orgamzzate di un mo
vimento studentesco autonomo 
che abbia nelle organizzazio
ni sindacali dei lavoratori il 
suo punto di rifenmenlo po
litico gia stanno wnendo 
avanti in diverse sedi. 

Siamo ancora agil inizi e 
non crediamo che queste as-
cregaz:oni di avanguardio 
debbano considerarsi chiuse a 
nuovi contributi ed a nuove 
pre.*enze politiche al loro m-
terno. 

Non poniamo. da parte no
stra, In modo aprioristico, 
preclusion! ad alcuna compo-
ncnte antifascists. nella co-
struzione di un nuovo movi
mento studentesco. 

Tutto dipende dagll ob'.ettl-
vi e dalle prospettive da in 
dicare alle masse studente
sche, dal programma politico 
sul quale una nuova avan
guardia autonoma degli stu
denti pud nascere. 

Su questo, abbiamo detto a 
Bologna, siamo disposti a con 
frontarci con tutti gli orienta-
menti antifascist! presenti tra 
gli studenti, al fine di costru! 
re un nuovo movimento stti 
dentesco, autonomo e di mas
sa, collegato po!!t!camente al
le organizzazioni dei lavora
tori, a tutti I llvelil, a parti-
re dal conslgli di zona, e ba-
sato sull'unita politica delle 
masse studentesche. 

Un attacco 
alle assemblee 

Un attacco violento alia democrazia nella scuola, alle 
assemblee studentesche, alia liberta, d'insegnamento ed 
all'impegno civile e politico dei docenti e stato sferrato 
la settimana scorsa dalle colonne della pagina che setti-
ma7ialme}ite all Popolon dedica alia scuola. 
• 11 tono e le argomentazioni dell'articolo noti meritano 
replica tanto ricalcano la tradizionale offensiva delle 
forze piu conservatrici e qualunquiste contro la demo
crazia nella scuola e nella societd. 

Cib che invece stupisce e che uno scritto simile abbia 
trovato ospitalita sul quotidiano della D.C. Si tratta in
fatti di un attacco virulento non solo ai giovani che 
« pretendono » « di organizzarsi » a scuola «in nome e se-
condo le ideologic politiche di gruppi esterni alia scuola» 
(e quindi anche ai militanti del Movimento giovamle 
dc), via anche ad alcune posizioni sulla democrazia 
nella scuola che si ritrovano nella legge sullo stato giu. 
ridico e che sono stati i capisaldi dell'accordo del mag-
glo scorso con le Confederazioni. 

Ora cib che preoccupa e che I'autore dell'articolo ri-
vendica a chiare lettere che le sue proposte di uregola-
mentazione» delle assemblee (che in realta signlfiche-

' rebberol il ripristino del piit tradizionale autoritarismo 
e burocraticismo nelle scuole) vengano accolte nei de-
creti delegati dello stato giuridico, 
• C'& da augurarsi che un intervento di ispirazione cosl 

retriva e antidemocratica sia da considerarsi solo mar-
ginale incidente redazionale de «II Popolov, ma rimane 
il dubbio che possa anche trattarsi di tentativi di sag-
giare il terreno da parte delle forze piit arretrate della 
DC che intendono cosl misurare le reazioni — all'interno 
del loro partito e delle forze di governo — ad un attacco 
da destra sui decreti delegati, 

Lettere 
all' Unitec 

LA SPERIMENTAZIONE DEL «TEMPO PIENO » A BOLOGNA 

A scuola senza annoiarsi 
per died ore al giorno 

In avanzata fase di elaborazione all'istituto tecnico « Aldini-Valeriani» innovazioni negli orari, 
nei programmi e nella gestione — Una biblioteca con 350 posti ed una mensa per 800 pasti 

II nostro impegno 
per il corpo docen-
te dell'Universita 
Caro direttore, y 

si e discusso nel glornl scor-
si alia Camera il decreto per 
I'Universlta. II nostro Comita-
to st e molto meravlgliato del
la, almeno apparente, mancan-
za di impegno del PCI in di-
fesa dl un emendamento che 
preveda Vimmisslone in ruolo 
del maturi che siano anche in-
caricati o assistenti di ruolo 
presso I'Universlta. Una matu-
ritit in cattedra equivale a 
quella che, in concorsi per 
la scuola media si chiama «i-
doneltdv. II candidato viene 
infatti dichiarato in possesso 
di « maturita didattica e scien-
tifica per ricoprire il posto 
messo a concorso ». 

Si sa che i posti erano po-
chi ed i concorsi truccati, tan-
to che si propone ora di cam-
biame il regolamento di esa-
me, ma certamente i maturi 
rappresentano soltanto i me-
ritevoli sacrificati al sistema. 
Cosa si vuole oggi? Creare 
7.500 nuovi posti senza siste-
mare direttamente ed in pri-
mis gli idonei. Sarebbe la pri
ma volta che i comunisti con-
sentono una simile assurditd 
e ingiustizia, a meno che gli a-
mici di Spadolini non siano 
cosl potenti da influenzare an
che la commisstone scuola del 
PCI. E' quello che temiamo, 
ma non e ancora troppo tardi 
per dimostrare il contrario. 

ALESSANDRO FINZI 
per il Comitato maturi a 

cattedra universitaria (Pisa) 

AV'istituto tecnico industria-
le a Aldini-Valeriani» di Bo
logna, di cui il commie 6 I'en-
te 'gestore', sono in fase di • 
avanzata elaborazione due fon-
damentali iniziative per il rin-
novamento dell'organizzazione 
degli studi, dei contenuti, per 
«I'aglbilita politica della scuo-
la»: I'attuazione del tempo 
pieno e la realizzazione di for
me di autogoverno dell'isti-
tuto. 
- II tempo pieno si sta esten-
dendo, a Bologna, in tutta la 
fascia dell'obbligo grazie so-
prattutto alia costruzione del
le 3 nuove scuole comunali, 
ma e la prima volta che una 
simile iniziativa viene effet-
tuata in un istituto superiore. 
Ed & la prima volta che, tra-
mite il programma elaborato 
dal comune di Bologna, si in-
tende far partecipi reali della 
vita scolastica le organizzazio
ni sindacali del personale do-
cente e non docente, i genitori, 
gli allievi e tutte le fcrse so
ciali interessate a questo fon-
damentale settore della so
cieta. 

Died ore al giorno, dalle ot
to alle diciotto, per cinque 
giorni alia settimana e quat-
tro ore il sabato, dalle otto 
alle dodici, coslituiscono I'ar-
co di «tempo pieno» in cui 
Vistituto funzionera. 
" Con il a tempo pieno » si mi-
ra a favorire il pieno sviluppo 
della personalita degli allievi, 
superando la tradizionale divi

sione tra formazione tecnica o 
professionaie e formazione cul
turale e civile. Le attivita di-
'ditttfche ufflciali si * alterne-
ranno con i corsi extra-curri-
culari, con le attivita ricrea-
tive e sociali, con i contatti 
con il mondo dell'economia e 
del lavoro. Percib gli operatori 
scolastici saranno affiancati 
da esperti e si offriranno agli 
studenti gli strumenti e le 
occasioni per esperieme so
ciali, in modo che la loro li
berta intellettuale non risulti 
limitata. 

All'allievo rimane poi garan-
tita la possibilita, nelle ore li-
bere dalla didattica ufficia-
le, di preferire alia frequenza 
di corsi extra-curriculari o al
le attivita sociali, lo studio o 
la ricerca individuale o di 
gruppo all'interno della biblio
teca. 

Alio scopo di realizzare que
sto tipo di attivith scolastica, 
I'amministrazione comunale 
ha allestito quattro sale con 
cinquecento posti complessivi. 
per dibattiti, proiezioni, as
semblee; una biblioteca con 
circa trecentocinquanta posti 
e una mensa per ottocento pa
sti, il cui costo (800 lire) sara 
sostenuto per meta dagli stu
denti e per I'altra meta dal-
I'amministrazione cittadina. 
La biblioteca non sara fornita 
solo di materiale bibliografico 
e documentario: al suo interno 
verra organizzata Vassistenza 

I Amos Cecchi 

\segncdazioni 
NICOLA D'AMICO 
Adolescenza di una scuola 
SE!, Lire 4.000, pp. 326 

L'A. di questo - libro e stato Proweditore agli Studi e 
Sovrintendente scolastico, e quindi una persona che da 
molt! anni vive ed opera nella scuola italiana e ne ha 

seguito le vicissitudini. 
Questa sua esperienza costituisce quello che possiamo de-

finire 11 filo conduttore dell'opera. 
D'Amico esamina non solo gli event! Intern! alia scuola 

media dal 1962 ad oggi, ma anche le critiche e gli aweni-
menti che hanno «scosso» neirultimo decennio la fragile 
struttura della scuola dell'obbligo, a cominciare dalla acon-
testazione» dl Don Milan! e della scuola di Barbiana. 

Gran parte delle conclusion! dell'autore, spesso di stam-
po conservatore. non sono condivisibili, 1'anaILsi della cre-
scita della scuola unica e comunque effettuata con dovizia 
di documentazione ed una ricca scelta di materiale lllu-
strativo. 

MURIEL F.S. HOPKINS 
Apprendere daU'ambiente 
La Nuova Italia, Lire 2.000, pp. 179 

II punto di partenza del libro e una scuoia attiva. che 
sfrutti le capacita di osservazione del bambino e gli sti-
moli che egli recepisce dail'estemo. 

L'A. parte infatti dairaffermazione fondamentale che la 
conoscenza del proprio ambiente e per lo studente un punto 
di partenza ideale verso queirarricchimento delle conoscenze 
che la scuola deve perseguire. 

Non e pert) sempre facile per rinsegnante basarsi su 
questo metodo, ed e proprio in questo senso che la lettura 
del breve volume della Hopkins potra rivelars! un utile 
strumento di consultazione. ricco com'e di suggerimenti 
pratici e di esercizi particolari. 

GIOSUE' CALABRIA: la scuola in tribunate 
' Guaraldi, L. 1600, pp. 246 

Le notizie di studenti ed tnsegnanti coinvolti in processi 
sono ormai da qualche anno all'ordine del giorno. La scuola 
e senza dubbio un mondo in fermento, un terreno di lotta, 
e coloro che in essa vivono ed operano fanno oggi sempre 
piu spesso la loro comparsa nelle aule giudiziarie. In questo 
libro l'A. esamina, attraverso quelle che sono state le loro 
azionl piu significative, 1'operato della magistratura e della 
polizia in difesa dei «valor! sacri» che la scuola dovrebbe 
rappresentare. L'opera consiste quindi sostanzialmente nella 
raccolta di una serie di document! a testtmonianza della 
teoria e della prassi repressive che l'autorita esercita nel 
confront! della scuola; si tratta quindi di una denuncla 
diretta, fatta riportando episodi della cronaca dl tutti i 
giorni, e non c'6 bisogno dl commento, perch6 gli episodl 
si commentano da soli. 

e. b. 

didattica, che permettera agli 
studenti di avvalersi della col-
laborazione degli operatori 
scolastici'in modo individuale 
o collettito (e che pud consi-
stere nella preparazione dei 
compiti o di una ricerca di 
gruppo o di un dibattito). 

Inoltre la biblioteca potra 
essere dotata di un numero 
di libri di testo e sussidi di-
dattici tale da consentire lo 
studio individuale. Cib per
mettera ai docenti di affron-
tare il problema della neces
sita o meno della dotazione 
personale per I'allievo del li
bro di testo. 

Alia tradizionale gestione 
burocratica, si sostituira una 
gestione democratica che ten-
dera a colmare il vuoto pro-
fondo, che nel sistema scola
stico italiano separa oggi gli 
allievi e le loro famiglie, e gli 
stessi operatori scolastici, dal-
I'apparato di direzione della 
scuola. L'auto-governo si at-
tuera mediante il trasferimen-
to dei poteri propri dell'am-
ministrazione comunale ad or-
gani elettivi interni all'istitu
to, formati dalle rappresen-
tanze del personale docente e 
non docente, dei genitori e de
gli allievi. 

Gli operatori scolastici, tnse
gnanti e non, vengono cosl in-
vestiti di una piu intensa fun-
zione educativa che non si 
esaurisce nella didattica o nei 
servizi a questa austtiari, ma 
si estende anche al governo 
amministrativo e finanziario, 
alle scelte che riguardano Vor. 
ganizzazione e il funzionamen-
to dell'istituto; la dotazione 
degli ausili didattici, degli 
strumenti scientifici e cultura-
li, le attivita extra-curriculari, 
ecc 

Come prospettiva futura, si 
auspica una autonomia didat
tica dell'istituto, oggi preclusa 
dall'ordinamento scolastico, 
che permetta agli organi di go
verno della scuola di elaborare 
liberamente i. programmi di 
insegnamento, secondo le esi
genze di apprendimento e di 
formazione professionaie degli 
allievi e secondo le indicazio-
ni delle forze sociali e degli 
organi della programmazione 
economica. 

L'auto-governo proposto per 
Vistituto « Aldini-Valeriani a e 
un momento di un piu gene
rale disegno di rinnovamento 
della scuola italiana, tracciato 
dalla legge numero 477 del 30 
luglio 1973 che delega il go
verno ad emanare norme sullo 
stato giuridico del personale 
scolastico statale. 

La legge contiene, agli artt-
coli 5, 9, norme che istituisco-
no organi di gestione sociale 
della scuola a livello provincia-
le e sub-provinciale, e organi 
di auto-governo a livello di 
singolo istituto. Tali nuovi or
gani entreranno in funzione, 
secondo la citata legge, solo a 
seguito della emanazione, da 
parte del governo, dei relativi 
decreti delegati. Tuttavia, la 
amministrazione comunale bo-
lognese ha chiesto al ministro 
deUa pubblica istruzione di 
essere aulorizzata a spenmen-
tare subito il d is tret to scola
stico, dando vita fin d'ora al 
consiglio scolastico distrettua-
le di Bologna, in collaborazio-
ne con il provveditorato agli 
studi, con le autorita scolasti-
che regionali e provinciali, con 
i sindacali. 11 comune, non e, 
a rigore, destinatario di que
sta legge che riguarda esclusi-
vamenle le scuole statali. Esso 
ritiene perb di dovervisi spon-
taneamente untformare per 
contribute ad una azione uni
taria di democratico rinnova
mento della scuola italiana. 

In^hie^e^ 
« attuali» di 
una classe 
elementare 

- La posizione che abbiamo 
sostenuto in Parlamento si e 
mossa sulla linea che sempre 
ha caratterizzato la nostra bat-
taglia: rinnovare l'insieme del
la struttura complessiva del 
corpo docente dell'Universita 
rompendo l'attuale stratifica-
zione di categorie e sottocate-
gorie e contrastando l'impo-
stazione settoriale che ancora 
una volta maggioranza e go
verno hanno riproposto (per 
altro solo a parole, perche at-
ti concreti non ci sono stati). 

Se 1 nostri emendamenti 
fossero passati, anche il proble
ma sollevato nella lettera sa
rebbe stato risolto positiva-
mente e con una impostazione 
complessiva che poneva sullo 
stesso piano tutti coloro che 
svolgono una effettiva funzio
ne docente (dal momento che 
non possiamo ignorare anche 
il fatto che la dichiarazione 
di maturita era rimessa al-
l'arbitrio delle vecchie com
mission! di concorso e che 
percib in molti casi le com
mission! non hanno proce-
duto a tale dichiarazione). 

La pratica degli « amici de
gli amicin non ha luogo nel 
nostro partito e i timori na-
scono certo da inesatta infor-
mazione. 

f SflBSftTjE GIANNANTONI 
-- -" (Depfltato del PCI); 

Siamo a dicembre, 
mancano ancora 

m. mi. 

Ml'Unita arrivano spesso 
lavori di classi, scuole, gruppi 
di studenti o dl insegnanti. 

Di solito rispondiamo diret
tamente, poiche non sarebbe 
possibile, per mancanza di spa-
zlo, scrivere di ciascuno con 
la necessaria ampiezza su que
sta pagina settimanale. 

Facciamo eccezione pero 
questa volta per un glornaii-
no di classe della «quinta» E 
della scuola elementare di 
Travagliato in provincia di 
Brescia. 

« / nostri giorni» e un «clas-
sico» di questo tipo di produ-
zione. Tirato col limografo, 
e composto da brevi scritti, 
disegni, ecc. dei singoli alun-
nl (non manca neppure la tra-
dizlonalissima barzelletta). 

Eppure e « nuovo » ed assal 
vivo e lnteressante, 11 filo con
duttore del glornalino. Un filo ' 
che passa attraverso la vita *' 
quotidlana e 1 problemi veri ' 
del bambini e che quindi af-
fronta l'attualita e anzl, aiuta 
gli alunni, a comprenderla e 
ad interpretarla. 

D'altra parte pub sembrare 
eccessivo parlare a proposito 
di questo piccolo lavoro col-
lettivo, di contributo alia de-
mocratizzazione della scuola, 
eppure vien fatto di pensare 
che se in tutte le classi si 
Iavorasse In questo modo la 
riforma andrebbe avanti piu 
rapidamente. 

Cosl ne o / nostri giorni» 
gli scolari parlano per esem
pio della guerra nel Medio-
Oriente e si sente. da come 
ne scrivono, che e un argc-
mento che e al centra della 
loro attenzione, e sul quale 
sentono parlare a case, vedo-
no la televisione. Per quest" 
non si esprimono con f rasi fnt-
te ne ricalcano pensieri scon-
tat! ed e naturale, in questo 
contesto, che un'alunna scriva 
che «II problema piu grosso 
e quello di salvare le mamme 
che hanno bambini di un 
anno» e che un'altra condan-
n! «quelli che danno i rifor-
nimenti come la polverina per 
le pistoles. 

Molto lnteressante anche 
una minl-inchiesta sulla lettu
ra dei quotidiani a Travaglia-
to, ottimo esempio di a inter-
disciplinarita» e di ricerca 
ed elaborazione collettiva. I 
ragazzi della V E sono andati 
in Comune, da! giornalai, 
hanno fatto percentuali, dise-
gnato grafici, interrogate le 
famiglie, ecc 

Sono cosl arrivatl alia oon-
clusione che delle 2407 fami
glie del paese solo il 12 per 
cento compra un quotidiano, 
ma il 99 per cento ha la tele-
vifiione. «Si legge poco, si 
guarda molto 9, commentano 
i bambini e due di loro — En-
rica e Roberto — spiegano che 
«La gente dovrebbe compra-
re piit giornall, perche se non 
si capisce qualche cosa si pub 
tornare indietro, si pub com-
perare il gtornale che piu ti 
place, leggendolo con calma, 
si pub scegliere Varticolo che 
piit ti intcressa. Invece alia 
televisione i programmi li see-
glie la RAI e noi possiamo 
scegliere se guardare Aonov. 

professori 
Signor direttore, 

siamo la sezione staccata di 
Ostiglia del liceo-ginnasio 
« Virgilio ». Come • in molte 
altre scuole italiane, anche 
noi siamo arrivatl a fine no-
vembre perdendo due mesi 
di lezioni regolari e, in alcu
ne classi, usufruendo di pro
fessori impegnati per un nu
mero assai limitato di ore. 
Mentre scriviamo, siamo an
cora in attesa del professore 
di greco per sei ore, del pro
fessore di storia e filosofia 
per dodici ore, del professo
re di arte per due ore, del 
professore di scienze per set-
te ore ed abbiamo un sup-
plente per matematica e fi-
sica. Appoggiati da uno scio
pero, siamo riusciti ad otte-
nere un colloquio con I'inca-
ricato alle nomine. Questi ha 
scaricato la responsabilita del 
grave ritardo delle nomine, 
sulla inefficienza del ministe-
ro, sul sistema legislativo e 
sulle lunghe procedure buro-
cratiche. -

LETTERA PIRMATA 
da! genitori e dagli 

. studenti del «VirgUio» 
(Ostiglia - Mantova) 

Egregio direttore, 
siamo gli alunni della clas

se II B della scuola media 
mCesare Correnti* di Milano. 
L'anno scorso, nei primi quin-
diet giorni di scuola, si sono 
avvicendate ben quattro inse
gnanti di lettere prima che 
arrivasse quella definitiva per 
tutto l'anno. E ci e andata 
ancora bene, perche quest'an-
no la situazione e peggiorata. 
La vecchia inscgnante ha chie
sto il trasferimento; la nuo
va insegnante e rimasta una 
ventina di giorni e, quando 
ci eravamo ormai abituati al 
suo metodo, e stata trasferi-
ta. Per una settimana siamo 
stati senza professori e abbia
mo occupato il tempo nei 
modi piu ditersi, fino a che 
e arrivata la nuova insegnan
te con Vassicurazione che sa
rebbe stata quella permanen
te. Quattro giorni dopo i ri
masta perb assente e il gior
no successivo e venuta a co-
municarci il suo trasferimen
to perche il provveditorato a-
veva... commesso un errore. 
Cosl oggi ci siamo ritrovati 
con due supplenti e con la 
speranza che Vinsegnante nuo
va e definitiva arrivi al piu 
presto. E non e tutto: a gen-
naio presumibilmenle cam-
bieremo anche Vinsegnante di 
inglese. Quando finira questa 
girandola di professori? 

LETTERA FIRMATA 
dalla classe II B 

(Milano) 

Egregio direttore, 
siamo gli studenti delle clas

si I M, It M e I N del liceo 
scientifico «E. Fermi w di Pa-
dova e la informiamo che ab
biamo scritto al prowedito
re per « ringraziarlo della ce-
lerita con cui ha provveduto 
alia nomina degli insegnanti: 
Vorario deflnitivo delle lezioni 
ci e stato dato il 13 novem-

bre e alia fine del mese man-
cavano ancora due professo
ri ». Domanda al signor prov-
veditore: «Le sembra giusto 
che dopo tre mesi di vacanza 
si debba ' glungere puntual-
mente ogni anno al prlmo ot-
tobre senza che gli insegnan
ti siano stati nominatl?». 

LETTERA FIRMATA 
(Padova) 

Mio figlio e diplo-
mato e invano 
cerca un lavoro 
Gentilissimo direttore, 

mlo figlio si 6 diplomato 
perlto industriale. Da 5 anni 
continua a presentare doman-
de — ne ha fatte decine • 
declr.e — a enti pubblicl e 
privati, ma tnutilmente. Io 
guadagno 145 mila lire al me
se (di cui 45 mila vanno in 
affltto) e la famiglia da man-
tenere e composta da 5 per-
sone. Pub immaginare quan
to utile sarebbe un contribu
to di mio figlio. Ma sembra 
che tion ci sia proprio nien-
te da fare. La disoccupazione 
nel Meridione imperversa, i 
pochi posti di • lavoro se li 
prendono i raccomandati di 
ferro o quelli che sono gia 
benestanti. Piit il tempo pas
sa, finira che il posto a mio 
figlio non lo daranno perche 
sard avanti con gli anni. E 
poi si lamentano perche au-
menlano i ladrl e i delinquen-
ti. Ma questi saranno sempre 
di piu, se non si porrd un 
freno alia disoccupazione! 
Mi scusi lo sfogo. 

UMBERTO DI FILIPPO 
i . . (Salerno) • 

1 corsi per 
preparare i 
dottori agronomi 
Egregio direttore, 

la terza direttiva comunita-
ria (n. 72/161 CEE) riguarda 
la creazione di un servizio 
d'informazione socio-economi-
ca e di qualificazione profes
sionaie delle persone che la-
vorano nella agricoltura. Se-
guendo criteri completamente 
nuovi (per I'ltalia) si voglio-
no mettere gli operatori agri-
coli in condizioni di svolge-
re nel migliore dei modi la 
loro attivita e di conoscere 
le possibilita esistenti per av-
viare i familiari ad altri set-
tori produttivi (cib anche per 
evitare il sovraffollamento del 
settore agricolo). II progetto 
italiano (purtroppo non an
cora sottoposto alia approva-
zione del Parlamento) preci-
sa che per questo lavoro si 
deve provvedere alia istituzio-
ne di un corpo di consulenti 
socio - economici opportuna-
mente addestrati mediante 
corsi deHfl durata di & mesi. 
tenuti. da, dpcentiti4i?livello u-
nivcrsitario' escort Vammissio-
ne di.soliataureatiiin-Scienze 
agrarie, • Biotogia e • Veterina-
ria. Una cosa seria, dunque, 
affidata agli assessori per VI-
struzione nelle singole Regio
ni perche organizzino seria-
mente i corsi e scelgano do
centi e partecipanti secondo 
i tiloli, la preparazione e la 
vocazione. 

In vista di questa possibili
ta di lavoro, i sottoscritti lau-
reati e laureandi in Scienze 
agrarie partecipano ad un se-
minario che si tiene presso 
Vistituto di Economia Politi
ca agraria dell'Universita di 
Milano da circa 2 mesi; semi-
nario che ha per tema <t At
tivita professionaie del dotto-
re agronomo nell'ambito delle 
tre direttive comunitarie del 
17 aprile 1972». Con viva sor-
presa apprendiamo da un co-
municato stampa che un cor-
so per consulenti socio-econo-
mici per Vagricoltura e stato 
iniziato la settimana scorsa 
dalla Federazione regionale 
dei coltivatori diretti al di 
fuori della Regione (forse pe
rb con il consenso e il fir 
nanziamento delta stessa Re-

. gipne). Una iniziativa improv-
visa, attuata in gran silemio, 
pubblicizzala solo dopo Vi-
nizio dei corsi, come si vo-
lessero escludere i luureati 
estranel al giro delle tessere 
e delle clientele. -

Dott. Giorgio BDIZZA, dott. 
Giuseppe HAEUSLER, dot-
tor Angelo CANZIANI, 
Marco AIROLDI, Domenico 

MAGLIO (Milano) 

La lunga trafila 
delle pratiche 
dalla PI all'ENPAS 
Caro direttore, 

il titoletto a Dopo tre anni 
arriva la buonuscitan, appo-
sto dal tuo giornale, ncll'edi-
zione del 23 novembre, al te
sto della mia lettera riguar-
dante Vindennita di buonusci-
ta del sig. Domenico Salvadeo, 
non tiene conto del laborioso 
iter seguito da tali pratiche 
prima di pervenire all'ENPAS. 
Per i dipendenti statali esso 
si articola in una farraginosa 
serie dl passaged che, nel caso 

' della Pubblica Istruzione, pre-
vedono Vintervento della scuo
la presso cui Vinteressato hm 
prestato servizio, del provve
ditorato agli Studi, del mmi-
stero e, finalmente. delVEnte, 
le cui responsabilitd iniziano 
pertanto solo alVatlo della ri-
cezione della necessaria docu
mentazione da parte delle am-
ministrazioni statali. 

In particolare, per quanto 
riguarda Vassistito sopra indi
cato, il ministero della Pub
blica Istruzione, dietro ripetm-
ti soUeciti da parte dell'EN-
PAS, ha inviato i documenti 
al completo il giorno 5-6-1973. 
Tenendo conto della coinciden-
za di tale data con il periodo 
delle ferie estive, relativamen-
te all'atlivitd delVEnte il ri
tardo si riduce quindi ad ap-
pena tre mesi. Ti sarei grato 
se volessi precisare queste cir-
costanze alio scopo di rende
re di pubblico dominie le va-
rie difficolta che molto spes
so impediscono la necessaria 
tempestivitd di intervento del-
VENPAS. 

DOMENICO SCARDIGLI 
Ufficio stampa dell'ENPAS 

(Roma) 
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