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necessario approvare subito 
la legge per Tedilizia scolastica 

Per supplire alia mancanza dei 5 milioni di posti-alunno e per coprire I'aumento naturale della popolazione scolastica fino al 1975 occorrerebbero 6 mila miliardi • Le dimension! della 
crisi sono tali che h indispensabile un mutamento degli attuali indirizzi di politica economica - Bisogna che il governo non procrastini ancora la definizione legislativa del problema 

Lo stato dcll'edilizia scola
stica e nellc cifre. Riferiamoci 
pure a quelle ufficiali. 

Secondo il « Piano '80 > per 
l'eliminazione dei doppi e tripli 
turni, per la sostituzione di aule 
sistemate in locali precari. per 
l'eliniinazione delle aule sovraf-
follate. per la creazione di unita 
scolastiche minimo funzionale. 
mancheremmo di circa 5 milioni 
di posti alunno; un altro mi-
lione sarebbe necessario per co
prire 1'increraento della doman-
da scolastica fino al 1975. 

Tali dati comportano un inve-
stimento di 6.000 miliardi ai 
costi di alcuni mesi fa. E questo 
solo per le elementari, le medie, 
la secondaria superiore; va ag-
giunto il fabbisogno per 1'uni-
versita e la scuola dell'infanzia. 
II problema e di una dimensione 
tale che non e risolvibile nel 
quadro dcll'attuale meccanismo 
produttivo, delle sue scelte. dei 
consumi che ha proposto ed im-
posto. La sua soluzione reclama 
un profondo mutamento degli 
attuali indirizzi di politica eco
nomica. Lo abbiano presente 
coloro che. responsabili del pas-
sato. in questa fase di profonda 
crisi, sembrano aprirsi ad al-
cune considerazioni autocritiche. 

Per i sacerdoti dell'efficienza 
va richiamato che non investire 
nell'edilizia scolastica ha com-
portato uno sciupo di miliardi 
e miliardi: le altre spese sco
lastiche. pubbliche e private, vi 
sono state egualmente ed il loro 
« reddito» non e stato sicura-
mente all'altezza della loro en-
tita. 

Con gli edifici non si mette 
al coperto la scuola, si fa la 
scuola. Non vi e la scuola e poi 
le sue strutture materiali, quella 
va di pari passo con queste. 
Solo strutture edilizie adeguate 
possono garantire la piena espli-
cazione della sua funzione edu-
cativa nella esaltazione della 
socialita e della ricerca collet-
tiva, la finalita che le e propria 
in una societa democratica di 
rimuovere le disparity di par-
tenza tra i ragazzi ed i gio-
vani, I'attuazione del tempo pie-
no, in breve la creazione di una 
scuola di massa che in una 
nuova organizzazione trova la 
sua qualificazione. 

La riprova e nel rovescio del
la medaglia. Carenze edilizie, 
selezione, dequalificazione della 
scuola vanno di pari passo. Do
ve esse sono piu gravi. come 
nel Meridione. si ha, ad esem-
pio. la percentuale piu alta dl 
bocciature: nella prima elemen-
tare la media nazionale e del 
12.2%. in Calabria del 23.3%, 
in Sicilia del 18.8%. in Sarde
gna del 16.1%. 

Vincere 1'errore che 1'impê  
gno circa le strutture material! 
della scuola sia da « pedagogia 
minore > e condizione per coin-
volgere lavoratori, cittadini e 
diretti operatori nella necessa-
ria battaglia per conquistarle. 

Di fronte alia situazione e 
stato ed e a dir poco scanda-
loso I'atteggiamento dei van 
governi; dalla fine del 1971 non 
si e piu stanziato un soldo: il 

I llbri-dono a tulti i bam
bini che hanno partecipato 
all'inchlesta estiva dell'Unl-
ta su c II lavoro dei genl-
tori * sono stati inviali or-
mai da parecchio tempo. 

Poiche, anche calcolando 
I ritardi dovuti alle diffi-
colta postali, essi dovrebbe-
ro essere ormai arrival! a 
tutti i npstri piccoll lettorl, 
inviflamo chi non avesse ri-
cevuto il libra a segnalarcl 
nuovamente il proprio Indl-
rizzo, scrivendo direltamente 
a Unita-smola, via dei Tau-
rlnl 19, Roma. 

governo Andreotti ha presen-
tato due disegni di legge che 
colpiscono i poteri degli Enti lo
cali e delle Regioni, che sotto 
la facciata dell'efficientismo 
dell'IRI sviluppano la manovra 
accentratrlce ed autoritaria, che 
stanziano in sette anni 270 mi
liardi per l'universita e 660 per 
tutti gli altri ordini di scuole; 
1'attuale governo non si e ancora 
pronunziato. 

Alia Camera e iniziata la di-
scussione delle proposte di legge 
di iniziativa regionale e dei due 
disegni di legge del precedente 
governo. II rifiuto della posizio-
ne del governo Andreotti, la 
necessita di uno stanziamento 
in cinque anni di 2.000 miliardi 
— 6 la proposta di uno dei 
relatori di maggioranza —. la 
esaltazione del potere di pro-
grammazione e di intervento 
delle Regioni e degli Enti locali, 
sono i punti attorno ai quali 
e possibile realizzare nel Paese 
e nel Parlamento un largo 
schieramento. 

Ulteriori rinvii nella defini
zione legislativa del problema 
sarebbero scandalosi. inaccetta-
bili di fronte ad una iniziativa 
legislativa confortata dall'appor-
to e dall'appoggio unanime di 
tutti i gruppi democratici dei 
Consigli Regional!. In ordine ai 
poteri di intervento. le propo
ste regionali puntano con forza 
sulle Regioni e sugli Enti locali. 
Non pud essere altrimenti dopo 
il fallimento della legge n. 641, 
delle complicate procedure che 
aveva posto in essere. 

Non e alio snellimento buro-
cratico che in materia di edi
lizia scolastica ci si pud affidare 
per la realizzazione di quanto 
deciso: la strada non pud che 
essere quella del finanziamento 
e del potere agli Enti locali, 
della programmazione dell'inter-
vento a livello regionale. An
che in termini di efficienza la 
carta dell'autonomia paga. Va 
d'altra parte sottolineato che 
gli Enti locali. depositari del 
potere di intervento (e'e chi se 
ne ricorda solo quando il po
tere diviene dovere) di questo 
sono stati di fatto defraudati 
facendo loro mancare i mezzi 
finanziari; si potrebbe dire che 
sono stati presi per fame. Ad 
essi coi mezzi va restituita la 
pienezza del potere. Provi. chi 
quotidianamente scaglia pietre 
sui Comuni e le Province, a 
pensare che cosa sarebbe stato 
della nostra scuola se essi aves-
sero « scioperato .̂ 

Essi hanno fatto fronte alia 
situazione ed hanno testimonia-
to la volonta di continuare ad 
essere depositari di un potere 
che loro appartiene, che la tra-
dizione ed i cittadini loro as-
segnano. Basterebbe avere pre
sente quanto gli Enti locali 
spendono ogni anno in affitti 
per far fronte alle carenze di 
edifici scolastici: si parla di un 
miliardo all'anno a Palermo, di 
cento milioni a Frosinone. Vi 
e stata anche speculazione e 
mala amministrazione: il feno-
meno degli affitti e perd gene-
ralizzato. frutto delle carenze, 
della necessita di rispondere 
comunque al fabbisogno. 

Lo stanziamento da parte del-
lo Stato presto ed in una quan
tity tale da coprire I'incremento 
scolastico e recuperare parte 
delle carenze arretrate. la sua 
erogazione agli Enti locali qua
le entrata in modo tale che il 
potere di cui sono depositari 
possa essere esercitato. 1'asse-
gnazione alia Regione del ruolo 
di programmazione e direzione 
dell'intprvento: sono questi i 
punti di una battaglia attorno 
ai quali si pud e si deve co-
struire un largo schieramento 
popolare. di forze politiche. 

Renato Finelli 

[segnalazioni 
Scuola e mercato del lavoro 
Bologna, II Mulino, L. 3000, pp. 230 

II rapporlo ira strutture formative e mercato del lavoro e di-
venulo negli ultimi anni nel nostro p3ese un problema sempre 
piu angoscioso ed evanescente. 

L'aumento deila scolanzzazione venficatosi in Italia, in un 
primo momento strettamente collegato alio sviluppo economico, 
si pone oggi in relazione inversa alle possibility occupazionah. 

Non a caso la frequenza scolastica prolungata (fino all'uni-
versita) e piu diffusa laddove il mercato del lavoro offre m-non 
sbocchi ai giovani in cerca di prima occupazsone. cioe nell'ltalia 
centro-meridionale. 

Andare a scuola significa, per la maggior parte dei giovani. 
sfuggire almeno temporaneamente al fenomeno purtroppo in e-
spansione. della disoccupazione giovanile. 

La scuola costituisce insomma quell'* area di parcheggiot del
la quale ormai da tempo si parla e non serve certo a nsolvere. 
ma solo a rimandare il problema dei giovani disoccupati in cerca 
di primo impiego. 

Non a caso infatU M. Barbagli. autore deirintervento introdut-
tivo del convegno di Bologna, di cui il libro e il fedele resoconto 
fonda la sua relazione prmcipalmente sui «problem! del mer
cato della forza lavoro intellettuale »-

La disoccupazione intellettuale e un fenomeno che diviene ogni 
fiorno piu preoccupante. a testimomanza della profonda crisi che 
oggi coinvolge il complesso delie strutture formative 

II convegno di Bologna, cui ha partecipato un gran numero di 
studios! ed esperti delle varie discipline, con !o scopo di analiz-
tare il problema del rapporto scuola-Iavoro. costituisce certa-
mente un notevole contributo aH'approfondjmento critico di que
sto ordine di probiemi. 

La lettura del breve volume ora publicato da! Mulino ci senv 
bra senza dubbio consigliabile e stimolante da molti punti di 
vista, sia per la scricta e la competenza con cui il problema e 
stato affrontato dagli oratori. sia per il valore intrinseco dei 
Singoli interventt. 

NUFFIELD 
Scienze integrate 
Zanichelli, L. 4000 (il volume) 

L'editore Zan.cnelli sia auualmeme puob.nando una sene di 
materiali alternativi ad uso degli msegnanti. 

Gia alcune settimane fa abbiamo segnalato una utile guida per 
1'insegnamento della matemaUca; oggi presentiamo invece una 
terie di volumi dedicati all'fnsegnamento delle scenze. II program-
ma, che ha carattere interdisciplinaie, articolato in 4 volumi. di 
Cui ciascuno dei primi tre dedicato ad un anno della scuola 
dell'obbligo. ed il quarto relativo a tutto il corso, potra senza 
dubbio interessare gli insegnanU di scienze. anche perche ciascu-
ao dei volumi e ricco di esertizi ed esperimenu da far svolgere 
fcl classe, risultera quindi una utile guida didattica. 

e. b. 

II Comune di Prato ha affrontato la crlsl dell'edillzla scolastica coslruendo edifici a proprio completo ca-
rlco e prendendone altri In affitlo. NELLA FOTO: una scuola elementare e media, con mense, refettori, 
palestre, amblenti vari per le attlvita del tempo pleno 

«Affittasi» 
duecento 
miliardi 

Sulle Provincie e sui Comuni italiani grava 
una spesa annua per affitto di locali scolastici, 
peraltro inidonei, valutabile attorno ai 200 
miliardi di lire, tenendo conto che gli Enti 
locali sono chiamati ogni anno a trovare si-
stemazioni precarie per circa 5 milioni di 
posti alunno. 

II fenomeno, ormai generalizzato, e che 
investe sia i grandi che i piccoli Comuni, e 
divenuto il passaggio obbligato per assicurare 
un minimo di funzionamento della scuola. 

II fallimento e 1'assenza di un intervento 
organico dello Stato, rimane la causa di fon-
do dello sperpero di centinaia di miliardi, che 
ad esempio, impiegati per contrarre mutui, 
assicurerebbero la graduale costruzione de
gli edifici scolastici mancanti. 

II solo Comune di Roma ha 'Speso per 
affitti nel 1973 la cifra di 4 miliardi 930 mi
lioni, cos) suddivisi: 180 milioni per la scuo
la materna; 2 miliardi e 334 milioni per le 
scuole; 1 miliardo e 810 milioni per le scuo
le medie: 790 milioni per le scuole seconda
re e professional!. 

II Comune di Arezzo, per lo stesso anno' 
1973. ha speso per gli affitti delle scuole ma-
terne. elementari e medie. 115 milioni. Si 
tratta anche in questo caso di una misura di 
emergenza. obbligata dalle carenze dello Sta
to, ma che almeno in questo caso ha otte-
nuto il risultato - di eliminare completamente 
i doppi turni e di permettere nelle singole 
classi di non superare la media di 20 alunni. 

L'ESAME D E L PROVVEDIMENTO E ' F I N A L M E N T E COMINCIATO ALLA CAMERA 

La proposta legislativa regionale 
offre una valida base di discussione 
Lo scandalo incredibile: da due anni non e'e stato piu nessun finanziamento per Tedilizia scolastica - Le manovre del go
verno Andreotti - Adesso bisogna evitare in ogni modo nuovi rinvii • Significativa convergenza delle forze politiche democratiche 

Appello-
inchiesta: 
i bambini 
lavorano? 

a Scriviamo per sapere 
se vol lavorate, quali la-
vori fate, e se, secondo 
voi, e giusto che i bambi
ni lavorinov. 

Questo invito e rlvolto a 
tutti gli alunni delle ele 
mentari dai ragazzini del
le classi I. II e III dl Vil
la Dalegno, un piccolo pae
se (307 abitanti) di mon-
tagna. Nel foglietto clclo-
stilato che i bambini han
no mandato al nostro 
giomale ma che e Indiriz-
zato a tutti gli scolari lo
ro coetanel, gii autorl del-
rinterrogativo-appello spie-
gano di essere otto (evl-
dentemente si tratta di 
una pluriclasse): Caterlna 
fa la I, Alma, Carta, Co-
stanzlna. Gino e Simone 
fanno la n . Abele e Giu-
liana la IIL VilU Dalegno, 
continua il testo del fo
glietto, e vicino a Ponte-
dilegno. in Vallecamonica, 
in provincia di Brescia. I 
suoi abitanti sono quasi 
tutti contadini. muratori. 
manovali. faiegnami. 

Adesso gli scolari di Vil
la Dalegno stanno realiz-
zando una ricerca sui 
bambini che lavorano. Rac-
contano: «II maestro lu-
nedl scorso ha disegnato 
alia lacagna un bambino 
che zappava, poi ci ha 
chiesto se noi lavoriamo. 
Abbiamo risposto che aiu-
tiamo la mamma in cu-
cina, pascoliamo le muc-
che. raccogliamo U tieno e 
le patate, cogliamo il lot-
te. Tl maestro ci ha chie
sto: E* giusto che i bam
bini Invorino? Noi tutti 
abbiamo risposto di rf. 
Carlo ha detto che & giu
sto. co<A aiutiamo la mam
ma. Simone ha risposto 
che t aiusto perchi cosl 
non cretcono lazzaroni e 
ha agaiunto che una volta 
lavoravano molto di piu 
fin da piccini. 11 maestro 
ci ha voi mostrato una fo-
tografia di bambini mina-
tort Tutti eravamo d"ac-
cordo che non e giusto che 
i bambini latorino in mi-
niera* 

Da ouesta discussione e 
sorta fra gli alunni di Vil
la Dalegno. il desiderio di 
saoere cosa ne oensano I 
loro comoaeni di altri po
st!. di oaesl e d< cltta 

Se qualche classe o al
tri bambini vogliono ri
spondere. possono scrive-
re direttamente sMUnita 
scuola, Noi faremo avere 
II materiale agli alunni 
che stanno facendo Tin-
chlesta, raccogllendo !n-
tanto per Wnita I datt 
pta lnteressantL 

« Ricerca » 
notevole: 
turismo 
a scuola 

Un gruppo di' studentl 
(quasi tutte ragazze) del
la V «A» e «B» dell'Isti-
tuto professionale - Alber-
ghiero di Roma ha man
dato alia pagina scuola 

deWUnita il risultato dl 
una ricerca collettiva svol-
ta sui tema «L'altra fac-
cia del turismo ». 

SI tratta di un lavoro 
assai serio e documentato 
di sedici pagine clclostila-
te. esempio positivo di co
me, anche a livello scola
stico di base, si possa con
tribute attivamente a rom-
pere la separazione fra 
scuola e societa, fra pro-
grammi ministerial! e pro
blem! vivi che interessano 
gli studentl. e si possa co
sl muoversi in direzione 
della costruzione di una 
scuola rinnovata e demo
cratica. 

La ricerca del gruppo 
dell' Istituto Alberghiero 
riferlsce dl un'indagine si-
stematica cendotta sulla 
base di un questionario 
che — elaborato dalle duo 
classi !nteressate — e sta
to portato dalle allieve in 
67 agenzie di viaggio. So
lo 32 hanno risposto alle 
IntervLste, ma il materiale 
raccolto e sufficiente a da
re un'idea non solo di qua
li saranno. in una citta co
me Roma, le reali possibi-
lita (scarsissime ourtroD-
po) di imoiego delle fu
ture diolornate, ma anche 
di quale e la situazione di 
questo settore d'attivita. 
Un pregio oarticolare del
la ricerca e l'aver evltato 
II pericolo sia di una chlu-
sura cornorativa che Hml-
tasse l'interesse alia rt-
stretta cerchia dei diplo
mat! « operatori turistlci». 
sia dl una genericita pre-
tenziosa che ponesse a-
strattamente il problema 
del lavoro senza affrontar-
lo concretamente nel con-
testo di questa professlo-
ne. 

Le conclusion! cui arrl-
va llndagine sono partl-
colarmente aDprezzablli 
per il dopoio pregio di es
sere concrete e in pari 
tempo non settoriali. Pur 
riferendosi infatti al pro
blema delle possibiltta dl 
lavoro nel settore turisti-
co, affrontano anche I te-
mi nazionali dell'attuale 
disoccupazione giovanile 
quali: queik) dell' lnade-
guatezza della preparazlo-
ne scolastica e quello del
la disoccupazione fecnml-
nil*. 

Stato di attuazione delle opere di edilizia scolastica per il quinquennio 
1967-1971 al 31 dicembre 1972 (legge 28-7-1967, n. 641) 

Finanziamentl 
(miliardi) 

Progefti Opere appaltate 
ancora da approvare o In corso di appalto 

(miliardi) (miliardi) 

Opere ultimate 
(miliardi) 

921,308 (a) 244,393 476,226 143,742 

(a) Nella cifra sono compretl I 100 miliardi atanxltti auccessivamenta con la legge n. 291. 

E* incredibile, ma vera: da 
due anni nemmeno una lira 
dl finanziameno statale per 
costruire scuole I Infatti l'ultl-
mo finanziamento per Tedili
zia scolastica si e avuto nel 
1971 per la cifra di 102 mi
liardi; da allora piu nulla 

I oomunistl, facendosi carl* 
co della situazione sempre piu 
grave, presentarono nella pri
ma meta del 1971 una loro 
proposta dl legge con II dupll-
ce scopo: dl una saldatura fi-
nanzlaria tra II primo piano 
quinquennale (vedi legge a 
641, del 28 lugllo 1967) che sa
rebbe scaduto in dicembre. e 
II tanto atteso piano succes
sive; e dl un Intervento straor-
dlnarlo flnanziario e normatl-
vo. che nella nuova realta istl-
tuzionale delle Regioni portas-
se ad un rapido completamen-
to delle opere prevlste nel pla
nt della 64L 

La maggioranza insabbi& In-
tanto l'opinione pubblica de
mocratica, e gli Enti locali si 
mobllltavano e da manifesta
tion! dl massa. e da oonve-
gnl quallficatl venne la oonfer-
ma dell'urgenza dl porre rl-
paro alia crisi e dell'unlta dl 
valutazlonl e dl orlentamentl 
che andava sempre plO larga-
mente reaiizzandosi. 

Nel novembre 1972. un'lnl-
zlatlva convergent* dl dodicl 
Region!, si concretizzo in una 
proposta dl legge per 11 «fi
nanziamento. formaz.one ed 
esecuzlone dl programmi dl 
edilizia scolastica per 11 quin
quennio 1973-1977 a. 

II governo Andreotti Mala-
godl e la maggioranza dl cen-
tro destra non solo impediro-
no II rapido esame In Parla
mento della proposta '-visla-
tiva delle Regioni ma presen
tarono poche settimane orlma 
della caduta del governo 
due disegni di legge per l>di-
llzla scolastica che gli stessi 
deputatl dl maggioranza nan 
no definlto: « poco seri » nel
la previstone dei finanziamen
tl, e «sconcertantl» per la 
violenza che da essi vlene fav 
ta al princlplo delKautonomia 
dell'Ente locale e della Regio
ne in particolare. InfatU: 1. la 
cifra prevista dai due dise
gni dl legge era dl 660 miliar
di per il quinquennto 74/79, 
sufficiente, cioe, a coprire il 
fabbisogno corrispondente al-
respanslone della scolarita 
(di circa 250 mlla unita all'an
no) per due anni. mentre og
gi in Parlamento, ufflclalmen-
te, da parte della maggioran
za si sostlene che U costo del 
fabbisogno complesalvo del 
settore sia <U circa 6000 ml-
Uardi; 2. all'Ente locale e alia 
R«glor» era aaaegnaU la to

la funzione dl rllevare U fab
bisogno e far da tramite bu 
rocratico del potere centrale. 

Sui due disegni di legge del 
governo Andreotti, la attuale 
maggioranza ha gia espresso 
esplicitamente un giudizio 
marcatamente negative Inol-
tre, nell'attuale fase lniziale 
della discussione in Parlamen
to, si e dellneata una conver
genza anche sulla valutazlone 
complessivamente posltlva del
la proposta delle dodicl Re
gioni, ritenuta valida come ba
se dl discussione per arrtva-
re rapldamente all'approvaz'.o-
ne dl provvedimenti deflnitl-
vi, che affrontlno e rlsolva-
no tl problema deU'edillzia 
scolastica 

Quail sono le Indication! 
deila proposta delle dodicl Re
gion! sulle quail convergono le 
valutazlonl positive della mag
gioranza e nostre? 

1) Rlconoscimento alia Re 
glone del potere di program 
mazione scolastica nel conte
st© del Piano Regionale dl Svi
luppo; 

2) rlconoscimento al Comu
ni del potere dl parteclpare 
a tale programmazione, al a-
dottare I propri plan! ed at-
tuarll; 

3) II complto alio Stato dl 
lntegrare 11 finanziamento del 
programma e dl ripartlre I fi
nanziamentl tra le regioni sul
la base dl parametrt oggettivl; 

4) un finanziamento per 11 
quinquennio 1973/78 non :nfe-
rlore al duemlla miliardi; 

5) la consapevolezza che e 
necessario con la legge sulla 
edilizia preflgurare o comun
que non ostacolare un nuovo 
assetto della scuola secondo 
le Indlcazionl provenlent! da 
chiare scelte politiche. 

Altre ancora sono le conver-
genze che gia in questo inizio 
dl discussione generate si so
no delineate: 
— la volonta che alia vacan-
za di finanziamento del 1972 
e 1973 non debba agglungersl 
quella del 1974; 
— U rlconoscimento della ne
cessita di un Immediato prov-
vedlmento flnanziario e nor-
mativo per 11 completamen-
to del programma della 641. 
(Si tratta di sbloccare e com 
pletare la realizzazione dl o-
pere per un ammontare c->m-
plesslvo dl oltre 500 miliardi 
Per questo sono da prevede-
re non meno dl 300 miliardi). 
II completamento del program
ma della 641 avrebbe anche 
un notevole effetto dl riequl-
llbrare nel Paese la situazio
ne deU'edillzia aooluUca; in
fatti, la percentuale pla alta 
delle opere bloccate e nel Me-
xldlone, one notorlamente pre-

senta anche le carenze piu 
gravi. 

Dopo aver dato atto, sotto-
Uneandolo come elemento no
te vol men te positivo. del crear-
si di convergenze su punti Im
portant! e quallficantl, non 
posslamo pero non denuncla-
re con preoccupaztone alcuni 
fatt! che rivelano quanto for-
tl e tenaci slano ancora le re-
slstenze che si oppongono al 
rinnovamento ed alia riforma 
della scuola. • 

Non posslamo doe non de-
nunclare la lentezza e la stan-
chezza con cut si sta trascl-
nando la discussione genera
te sui provvedimenti per la 
edilizia scolastica nelle Com
mission! riunite della Pubbli
ca lstruzlone e del Lavorl pub-
bllci. Non possiamo non de-
nunclare I'affacciarsl deU'ipo-
tesl che di fatto porterebbe 
ad un ulterlore rinvlo d! pa-
recchi mesi della rlsoluzlone 
del problema. dl un rltlro del 
disegni di legge del governo 
Andreotti per prepararne uno 
nuovo 

Tutte le forze politiche de
mocratiche onncordano sull'ur-
genza di un prowedimento 
per 1'edillzia scolastica. Que
sto convlnclmento unanime rl-
teniamo debba trovare una sua 
concreta rnanlfestazlone In 
una responsabile Intenslflca-
clone del lavorl del Parla
mento. che accord al massl-
mo I tempi per la elabora-
z:one. la disrussione e I'appro-
vazione del nuovo prowedi
mento. 

n complto non e ne faci
le ne semplice per gli argo 
mentl dl carattere tecnlco. per 
la rlcchezza dl Impllcazionl 
politiche e soclall. e per la 
diversita d*»lle situazioni di ca-
renza qualitatlva e quantltatl-
va, Anche per questi motlvl, 
II metodo delle consultazlonl 
con le Regioni ed I Slndacatl 
e necessario, non solo per la 
ricerca delle soluzlonl mlgllo-
ri, ma anche per rlsparmlare 
tempo preziaso La mob'.lita-
zlone delle force democrati
che. degli Bntl loralt. la loro 
Iniziativa concreta hanno 
bloccato e battuto le posizirv 
nl negative e pertonlose del 
governo dl centra destra. 

La battaglia pert non e an
cora deflnitlvamente vinta: nel 
le prosslme settimane 1'impe-
gno delle forze democratiche 
e degli Bntl locali deve far-
si piu attento e preasante per 
un fattlvo, responsabile e qua-
llficante contributo in questo 
settore della masslma Impo^ 
tansa per la cresclta civile del 

E. GiudiceindrN 
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Lettere 
all9 Unita: 

L'educazionc 
sessuale 
nella scuola 
Caro direttore, 

ho letto suH'Unita del 16 
novembre, in terza pagina. 
I'articolo di Giorgio Bint 
*L'educazlone sessuale*. nel 
quale si dice come questo ar-
gomento possa essere tratta-
to nelle scuole. Quanto ottl-
mtsmot Su tre insegnanU in 
tutta Roma che si preoccu-
pano di parlare ai loro alun
ni dei probleml sessuall, ve 
ne sono altri mille che di ses-
to non parlano, non dico a 
scuola, ma nemmeno a casa 
loro. 

Questo e un Paese di bl-
gotti, e I'insegnante piu avan-
zato e, al masslmo, quello 
che ha letto Lettera a una 
professoressa e che quindi 
si rifa al misiicismo della 
sacra scuola di Barbiana. Ha 
mat parlato don Mtlanl, ai 
suoi discepoli futuri slndacall-
sti della CISL e delle ACLI, 
dl educazlone sessuale? Stia 
tranquillo, caro Binl. fino a 
quando il ministero della PI 
sard monopolio della DC, le 
Lee Milanari saranno messe 
a tacere (e per dl piU senza 
stipendio), e chi raccontera 
che i bambini nascono sotto 
i cavoli, si vedrd aperta una 
lunga e brillante carriera. 

ENZO DAMIANI 
(Roma) 

CI sono senza dubbio delle 
difflcolta, dovute non soltan-
to agli atteggiamentl del mae
stri e del professori, ma an
che — e lo denuncia il nostro 
lettore •— alle strutture dl-
rigenti della scuola ai vari 
livelll (e'e stato anche un 
prowedltore agli Studl. l'an-
no scorso, che ha di fatto 
vietato l'educazlone sessuale 
nelle scuole della sua provin
cia). II primo obiettivo da 
perseguire e che quegli inse
gnanU che sono in grado di 
superare gli effetti negativi 
della repressione operata su 
dl loro dall'educazlone ricevu-
ta. slano lasclatl llberi alme
no dl dare informazioni sui 
probleml sessuall. Poi bisogna 
organizzare corsi dl prepara-
zione per quegli altri Inse
gnanU che forse sarebbero 
disponibili — e che sono si-
curamente piu di tre in una 
cittfc — ma non sono prepa-
raU. Bisogna anche interessa
re quella parte di genitori 
i quail hanno compreso che 
l'educazlone sessuale e neces-
saria e fame la forza di so-
stegno agli insegnanU piu ma-
turi. 

II giudizio pessimistico sui-
lo stato attuale della scuola 
non deve costituire un moti-
vo per non agire. Se tanti 
maestri e professori non aves-
sero insegnato in modo dl-
verso da quello che impongo-
no i programmi e la burocra-
zia, le cose andrebbero assai 
peggio di come vanno. Que
sti maestri e professori han
no preso da Barbiana non il 
misticismo (?) ne comunque 
la lettera del messaggio con-
tenuto nel libro degli alunni 
di don Milan!, ma il senso 
della lotta per un'educazione 
diversa. (g. bi.) 

Rivalutare le 
materie facoltative 
nelle medie 
Caro direttore, 

la scuola media presenta 
oggi. nonostante i migliora-
mentl fittizi o addirittura ine-
sistenti. tutte te lacune della 
vecchia scuola media e d'av-
viamento. Ad esempio, non 
esistono corsi di aggiorna-
mento per gli insegnanU i 
quali. spesso, non fanno al
tro che ripetere come un re-
gistratore le nozioni apprese 
da tempo. Un discOrso a par
te riguarda le materie facol
tative. Tali discipline, infat
ti, vengono considerate passa-
tempi, sieste. valvole di sca-
rico, vert e propri intermez
zi per poter afjrontare me-
glio le altre materie. Io pen-
so che non debbano esiste-
re discipline piu o meno im-
portantl di altre, in quanto 
ognuna dovrebbe contribute 
ad arricchire la cultura degli 
allievi. 

L'aUievo e portato a pensa
re che tali disciplinet essendo 
facoltative, non abbiano nes
sun valore culturale, e cib e 
grave. Mi rivolgo quindi a 
tutti coloro che si sono po
sit lo stesso problema, per
che tutti insieme si possa 
ottenere che tali discipline 
diventino obbligatorie e venga 
aumentato U numero delle 
ore. Un tale discorso potreb
be sembrare settoriafe: ma 
non lo e se to si inquadra 
nell'azione per una vera ri
forma della scuola. 

Prof. P. LANUCARA 
(Martinengo - Bergamo) 

I figli del minatore 
diplomati 
e disoccupati 
Caro direttore, 

sullTJnilh del primo dicem
bre ho letto la notizia riguar-
dante la proposta di legge del 
PCI per Ventrata in ruolo de
gli insegnantL Predso che so
no un profano in tali questio-
nL Sono un ex minatore in 
pensione e, come centinaia 
di minatori della Sardegna, 
colpito dalla silicosi. Com-
piendo tanti sacrifici, ho man
dato a scuola due figli, da an
ni si sono diplomati alle ma-
gistralt Hanno frequentato 
un'infinxta dl corsi per I'attri-
buzione di punteggi per poter 
essere assegnati in ruolo. Cor
si alia Cattolica di Milano. nel 
Veneto, a Cagliari e in vari 
centri della Sardegna. E tutto 
do con la mia povera pen
sione e con tanti loro sacri
fici. Non credere che I miei 
flglloli siano ptii asini degli 
altri che ogni anno passano 
di ruolo; sono perd scaval-
cati persino da certe rugoz-
tine che, guarda caso, venl-
vano a casa mia, specialmen-
te da mia flglia, per farsi cor-
reggere i compitL La flglia 
Vho fermata to mentre, tn un 

eccesso dl rabbla, stava per 
buttare nel fuoco il diploma. 

A questo punto devo pen
sare che aveva proprio ra-
glone quel mlo amlco che mi 
diceva: va di frequente a Ca
gliari, cerca qualche pezzo 
grosso, fagli dare una tspin-
tarella». Questo mlo amlco 
mi diceva anche: ricordatl che 
dalla provincia si possono 
portare tante cosette che fan-
no piacere a certt cittadini 
influenti dl Cagliari. Ma un 
penslonato dl mlntera non 
pub portare nulla a Cagliari. 
Caso mat, anche se vecchlo 
e invalldo, a Cagliari ci an-
drel non per una (tsplntarel-
la», ma per dare una splnta 
dl quelle che dtco io, a certi 
stgnorl! 

ERCOLINO PAIS 
(Guspinl - Cagliari) 

Al commissario 
d'esami 
300 lire all'ora 
Slgnor direttore, 

ho partecipato come docen-
te at corsi abllitantl speciali 
e, in veste di commissario, 
alle relative prove d'esame; 
queste ulttme hanno avuto una 
durata media dl circa quaran-
ta glorni, con un impegno 
diurno di 4-5 ore. Dopo 8-9 
mesi dl ritardo I'ufflcto sco
lastico regionale per la Lom-
bardta, asenttto il ministero 
del Tesorou. ha Itquidato I* 
competenze dei commissari in 
60-70.000 lire lorde. Le teste 
d'uovo del ministero del Te-
soro hanno infatti stabllito 
doversl applicare per tl servi-
zlo in questione la legge 1440 
del 15-12-1953 (400 lire per can-
dldato, piu 200 lire per ogni 
prova Bcritta), anziche la 1830 
del 17-10-1973 che avrebbe per-
messo di percepire al docenti 
I'ammontare circa di uno sti
pendio. come era nell'aspetta-
tiva fondata. quanto modesta, 
dei colleghi, moltl del quali 
docenti universitart per un 
cosl tmpegnativo e duro lavo
ro. Sarei molto curioso di 
conoscere se i funzionan del 
<t Tesoro» prevedano per se 
misslonl ed incarichi a simi
le livello retributivo: 300 lire 
all'ora. 

Prof. ANTONIO FONTANINI 
Preside dell'Istituto tecnico 

« Luigl Einaudi» 
(Magenta - Milano) 

Ringraziamo 
questi lettori 

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

Pietro PALMERO, Borgo 
San Dalmazzo; Un gruppo di 
cittadini, Cordignano (* Gli 
abitanti della frazione Pini-
dello hanno inoltrato una pe-
tizione con circa 500 firme 
al vescovo, all'arciprete, al 
sindaco e al proweditore agli 
studi per ottenere una scuo
la materna di Stato. Ma la 
nostra domanda non e stata 
ancora accolta. Perche?»); 
Giovanni ZANOLI, Bologna; 
Bruno ARTALI, Frosinone; 
Mauro INNOCENZO, Napoli; 
Primo GIRALDO, Mestre; G. 
C.B., Milano fsSono un di-
pendente del Comune, con die-
ci anni di carriera impiega-
tizia. Come potete vedere dai 
foglio allegata, ho riscosso la 
tredicesima mensilita: 132 mi-
la lire in tutto. E poi qual-
cuno dice che noi saremmo 
dei privilegiati!»); Un grup
po di rappresentanti dei geo-
metri della provincia di Mi
lano (la lettera, che reca ven-
ti firme, e diretta al presi-
dente della Giunta provincia-
le di Trento: nCi stupisce che 
abbiate dato un parere favo-
revole ai progetti di "valo-
rizzazione" dei ghiacciai del-
I'Adamello e Presanella, che 
provocano scempi al paesag-
gio e favoriscono la specula
zione senza risolvere t pro-
blemi socio-economici della 
zona*); Salvatore BOI e al
tre firme di dipendenti delle 
Forze annate e di polizia In 
pensione, Cagliari (a La re-
cente legge che ha concesso 
gli aumenti degli stipendi al 
personale statale non fa cen-
no ai pensionatl dello Stato. 
Questo fatto non e certamen-
te in armonia con le promet-
se a suo tempo fatted dagli 
attuali governantit). 

Maurizio DAVOLIO. Sassuo-
lo (a Mia moglie ha acqui-
stato un detersivo al qualt 
erano allegati dei "giocatto-
li" in una scatoletta. Sicmo 
rimasti allibiti quando abbia
mo visto che si trattava di 
tre figure in plastica che rap-
presentavano, una Mussolini 
in divisa fascista, e le altri 
militi fascisti col gagliardetto 
e il fascio. Perche si metto-
no in circolazione cose del 
genere? Bisognerebbe che, co
me prima misura, i negozi 
della Coop si rifiutassero di 
vendere stmili prodotU»J; Al-
do CASALI, Torino; Giorda
no VINCENZI, Roma; Un 
gruppo di appuntati della po
lizia tributaria, B o l o g n a 
(tVorremmo proprio sapere 
perche il ministro delle Fi-
nanze da cui dipendiamo non 
da precise disposizioni affin-
che i nostri superiori si deb
bano rivolgere a noi con U 
"lei" e non con il "tu"»); 
Bruno CARRIERI, Limbiate; 
Edgardo RICCI, Bolzano (*La 
RAI dovrebbe prowedere a 
segnalare sui giomale radio 
la dimostrazione compiuta U 
4 corrente a Vienna da una 
quarantina di ebrei sovietid 
i quali, — delusi per il loro 
soggiorno in Israele — han
no chiesto di far ritorno in 
URSS. Quanto sopra per o-
nesth informative dopo le nu-
merose e continue segnala-
zioni dl segno opposto effet-
tuate per lungo tempo dalla 
radio »); Vincenzo TANI, Per-
siceto (*Non ml stancherb 
mat di ripeterlo: stlamo at-
tentl al pericolo neofasclsta, 
perche non si debba ritor-
nare a vedere i tempi degli 
anni '20»). 
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