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Un'intervista del compagno Chiaranfe, di ritorno da un viaggio di studio sui problemi scolastici in URSS — La delegazione del PCI ha particolarmente approfondifo i temi dell'istruzione 
pre-universitaria, dell'universita e della successiva attivita lavoraNva — Cause e conseguenze dell'esame di ammissione agli atenei — La sperimentazione e I'aggiornamenlo degli insegnanfi 

Come gia ha riferito il no
stro giornale, una delegazione 
del PCI sui problemi della 
scuola ha compiuto dal 4 al 
16 dicembre, su invito del Co
mitate Centrale del PCUS, un 
viaggio di studio in Unione 
Sovietica. La delegazione era 
diretta dal compagno Giusep
pe Chiarante, membra del 
Comitato centrale e responsa-
bile della sezione scuola della 
commissione culturale; ne fa-
cevano inoltre parte tl compa
gno Margheri, membro del 
C.C. e responsabile per la 
scuola della Federazwne di 
Milano, il compagno Raicich 
responsabile del gruppo co-
munista alia Commissione I-
struzione della Camera, i com-
pagni professori universitari 
Ettore Casari e Amleto Bassi, 
la compagna Giaroni, asses-
sore all'I struzione del Comu-
ne di Reggio Emilia, i compa-
gni Magni e Rotondo, membri 
del comitato di redazione del
la rivista « Riforma della scuo
la ». Al tenntne del viaggio 
abbiamo rivolto alcune doman-
de al compagno Chiarante. 

< Quail aspelti della scuola 
sovietica avete preso parti
colarmente in esame duran
te la vostra visita In URSS? 

La nostra delegazione si e 
recata in Unione Sovietica 
avendo gia conoscenza dei 
grandi progressl compiuti da 
quel paese negli ultimi 50 an-
nl nel campo dell'istruzione 
e dei temi che in questo pe-
riodo sono stati al centra del 
dibattiti di politics scolasti-
ca fra i comunisti sovietici. 
Abbiamo percio voluto evitare 
una considerazione panorami-
ca di tutti gli aspetti del si-
sterna scolastico sovietico, che 
avrebbe inevltabllmente com-
portato", dati i limiti del tem
po a disposizione, un forte 
rischio di dispersione e di su-
perficialita; e abbiamo invece 
preferito concentrare l'atten-
zione — anche in rapporto al 
dibattito che oggi e aperto nel 

, nostra paese circa gli Indlriz-
zi e le prospettive di una ri
forma della scuola media su
perior© — sui temi riguardan-
ti gli anni terminal! dell'istru
zione preuniversitaria e quln-
di sui complesso problema dei 
rapporti tra formazione sco-
lastica a questo livello, even
tual© prosecuzione degli studi 
nell'Universita o in altri isti-
tuti superior!, awio alia pro-
fessione e sbocco nell'attivita 
di lavoro. 

Questa delimitazione del 
campo di indagine non ci ha 
tuttavia impedito — duran
te la permanenza a Mosca, 
Leriingrado e Tallin, la capi
tate della Repubblica di Esto
nia, che sono state le tre tap-
pe del nostra viaggio — di 
visitare sia istituzioni presco-
lastiche (asili nido e giardini 
di infanzia, che accolgono i 
bambini da zero a 7 anni. e 
che si tende ora ad organizza-
re in un unico complesso) 
sia istituzioni di livello uni
versitario. Inoltre. a conclu-
siohe della visita in URSS, 
abbiamo avuto presso l*Uni-
versita di Mosca un incontro 
con un gruppo di scienziati di 
fama mondiale, quali lo psico-
logo Leontiev. il logico mate-
matico Markov, il fisico ma-
tematico Oghibakov, l'econo-
miata Volkov. 

, Qual e dunque, atfualmen-
fe, la situazione delle scuo-
le preuniversitarie In URSS 
e quali sono gli aspetti ca-
ratterizzanti dell'esperienza 
scolastica sovietica? 

Attualmente la scuola so
vietica e impegnata a raggiun-
gere entro breve tempo l'obiet-
tivo di dare a tutti i ragazzi 
l'lstruzione media completa di 
livello preuniversitario. Que
sto obiettivo viene persegui-
to attraverso diverse vie. La 
via. principals e la scuola me
dia generate di dieci anni. che 
porta il ragazzo all'eta di 17 
anni alte soglie deH'Univerei-
ta (e noto che in URSS la 
scuola comincia a sette anni. 
ma nell*anno precedente. 
cioe neU'ultimo anno della 
Istruzione prescolastica. ven-
gono date al bambino le pri
me nozioni etementari di Iet-
tura e di aritmetica). Ci sono 
perd anche eltre due strade: 
o l'lstruzione professionate. al
ia quale si accede dopo la 
scuola media incompleta di 
otto anni, e che viene ora tra-
sformata in modo che i ra?az-
zi che la frequentano svolgano 
Integralmente (a seconda del 
tipo di scuola in 3 o in 4 an
ni) anche tutto il programma 
di cultura generate della no-
na e decima classe della scuo
la media conmteta decennale: 
o il «tecnicum». rhe e una 
istituzione tipica della scuola 
sovietica e che, oltre all'istru-
zione generate comune. da 
anche un primo d'mloma di 
specializzazione di livello pa-
rauniversitario 

Quanto ai risultati sinora 
raggiunti. essi possono essere 
condensati in DOche cifre. Nel 
1973 circa il 92 per cento dei 
ragazzi ha comptetato, nel nu 
mero regolare di anni. la scuo 
la media di otto anni: la per-
cehtuale sale quasi ai 100 per 
cento se si tiene anche con-
to di chi ha ripetuto uno o 
due anni. Fra coloro che lo 
scorso anno hanno conclu^o 
la scuola ottennate, il 62 per 
cento si e iscritto alia nona 
classe della scuola media com 
pleta di 10 anni: il 12-13 per 
cento e andato al «tecnicum»; 
il 6-7 per cento alle scuole 
medie professionali: gli altri 
si sono iscritti alle scuole pro
fessionali che non danno il 
Utolo della media completa o 
cono andati direttamentc al 
kvoro, ma moltl fra essi pro-
aiguono gli studi attraverso i 

Student! sovietici seguono con un insegnante U yolo di un veicolo spaziale verso Marie 

corsi serali o per corrispon-
denza, che sono particolar
mente agevolati. 

Nel complesso, lo scorso an
no il 73 per cento dei ragazzi 
ha concluso, in uno dei diver-
si modi sopra indicati, l'istru-
zione media completa (nel 
'65 la percentuale era del 42 
per cento, nel "70 del 68 per 
cento). L'obiettivo di asstcu-
rare a tutti i giovanl il com-
pletamento dell'istruzione me
dia del livello preuniversita
rio dovrebbe essere raggiun-

to entro un quinquennio. Non 
c'e bisogno di molte parole per 
sottolineare il valore di que
sto traguardo (e degli stessi 
risultati gia raggiunti), tanto 
piu se lo si confronts con la 
situazione itallana.e in par-
ticolare con le estesissime zo
ne d! abbandono che nel no
stra paese ancora esistono nel-
la stessa istruzione obbligato-
ria di base e con lo stato la-
cerante di crisi e di disgrega-
zione In cui versa da noi tut-
ta la scuola media superiore. 

Rapporto studio-lavoro 
Ma come si collocano que-

sti indirizzi di completa* 
mento dell'istruzione media 
(scuola generate di 10 anni, 
scuola media professionate, 
tecnicum) rispetto all'obiet-
iivo, che sin dagii anni 20 e 
stato al centra del dibatti
to di politica scolastica in 
Unione Sovietica, di una 
scuola unitaria, politecnica, 
e del lavoro? 

Abbiamo discusso questo 
punto con i compagni della 
sezione Scienza e scuola del 
Comitato Centrale del PCUS, 
oltre che nei vari incontri che 
abbiamo avuto a Mosca, Le-
ningrado e Tallin. Come e 
noto, la riforma introdotta 
nella scuola sovietica nel 1958. 
all'epoca di Krusciov. aveva 
cercato di rendere piu mar-
cato 11 rapporto tra studio e 
lavoro inserendo nei program-
mi degli ultimi anni della 
scuola media completa un 
ampio tiumera di ore di pra-
tica di lavoro da effettuarsi 
direttamente nell'attivita pro-
duttiva. Verso la meta degli 

anni '60 questo progetto e 
stato radicalmente ridimen-
sionato. sia per la difficolta 
di stabilire un adeguato rap
porto fra l'insegnamento cul
turale e scientifico e una pra-
tica di lavoro che non fosse 
rispetto ad esso estrinseca e 
In definitiva casuale, sia per 
la impossibilita pratica in cui 
in molt! casi ci si era venuti 
a trovare di assicurare la par-
tecipazione degli studenti ad 
attivita produttive che fosse-
ro tecnologicamente e cultu-
ralmente significative. 

Cio non significa, tuttavia, 
che sia stato abbandonato il 
principio dell'unitarleta della 
scuola e della ricerca d! un 
piu stretto rapporto tra lavoro 
e studio. Non solo, infattl. 
l'insegnamento del lavoro e 
pratica to sin dai primi anni di 
scuola (innanzitutto come edu-
cazione della capacita di la-
vorare con le man!): ma, so-
prattutto, si pud dire che e 
in atto un processo di conver-
genza unitaria, che vede da 
un lato accrescersi il peso che 
nel a tecnicum » e nelle scuo

le professionali viene dato al-
l'ist.uzione culturale generate, 
che e ora insegnata anche in 
queste scuole secondo i pro-
grammi comuni delle scuole 
medie decennali, e che dal-
l'altro porta a una maggiore 
flessibilita e articolazione del
le stesse scuole decennali (nel 
senso di' accentuarvi il mo-
mento dell'orientamento ver
so il lavoro) attraverso l'ihtro-
duzione di materie facoltatlve 
e anche di insegnamenti spe-
cializzati in singole discipli
ne — noi diremmo insegna
menti opzionali — cui si ac-
compagna una corrispbndente 
e omogenea pratica lavorativa 
(per esempio. scuole medie 
general! con l'insegnamento 
specializzato di matematica, 
integrato dairaddestramento 
a lavorare sui calcolatori; 
scuole medie con insegnamen-
to specializzato in fisica o in 
chlmica e con una corrispon-
dente educazione tecnologica 
e di lavoro; e inoltre diverse 
scuole medie con l'insegna
mento specializzato delle lin-
gue straniere, fra cui una a 
Leningrado d! italiano che 
abbiamo avuto occasione di 
visitare e nella equate-lo stu
dio della nostra lingua ha 
inizio gia nella seconda clas
se, - cloe - a otto anni, e si 
estende poi alio studio della 
nostra storia e della nostra 
cultura e alia pratica della 
traduzione tecnica e eclenti-
fica). -
' E" dunque facile intendere, 
gia dalla complessita e dalla 
varieta di queste esperienze 

.in atto. che il tema del rap
porto di studio e lavoro, fra 
unita della formazione cultu
rale comune e awio alia spe
rimentazione professionate ri-
mane il tema centrale del di

battito pedagogico e politico 
nella scuola sovietica; e non 
c'e certamente da sorprender-
si se non tutte le question! 
possono, a questo riguardo, 
considerarsi compiutamente 
risolte. 

. Puol dirci qualcosa circa 
, . - le Impression! che la dele-
"'" * gazione ha ricavato a pro-

' posito del livello culturale 
e scientifico dell'insegna-
mento? 

A questo tema la nostra 
delegazione ha dedicato, co
me fe ovvio. particolare atten-
zione. Si puo dire, senza esi-
tazione. che l'insegnamento 
delle discipline scientifiche e 
molto sviluppato. sia per quel 
che rlguarda il livello cultu
rale sia per quel che riguarda 
la capillarita delle attrezza-
ture e la dlffusione della pra
tica di laboratorio. Per esem

pio, i programml di matema
tica della decima classe della 
scuola media — quindi per 
studenti di 17 anni — inclu-
dono argomentl che in Italia 
vengono introdotti solo a li
vello universitario; molto este-
si e aggiomati cogll sviluppi 
del sapere scientifico sono 1 • 

• programml di insegnamento: 
della fisica (16 ore complessi-. 
ve settimanali negli ultimi 5' 
anni della scuola media), del
la chimica (10 ore settimana
li), della biologia (11 ore set
timanali). Va inoltre tenuto 
presente che buona parte delle 
materie facoltative, alle qua
li e dedicato un certo nume-
ro di ore nelle ultime classi, 
riguarda appunto le discipline 
scientifiche: fra tali materie 
Vi sono, per esempio. pro
gramml di insegnamento del
la fisica del cosmo. dell'atomo. 
dei solidi, del liquidi, insegna
menti di matematiche specia-
li. ecc. 

Uingresso alVuniversita 
Molta attenzlone e dedicata 

anche all'educazione estetica-
artistica, nonche, naturalmen-
te, alio studio della lingua 
russa e delle altre lingue na-
zionali e, in misura crescente, 
delle principali lingue stra
niere. Piuttosto carente ci e 
parso invece lo studio della 
filosofia, della sociologia. del-
1'economia: esso e infatti con-
densato neH'lnsegnamento di 
scienze della eocleta, che e 
introdotto solo neU'ultimo an
no della scuola media e che 
e svolto secondo un program-
ma che ci e sembrato ridut-
tivo e restrittivo. 

Come si riflette suil'istru-
zione universifaria lo svilup-
po che e In atto nell'istru-
zione media? 

E* noto che in URSS, in 
rapporto aU'esistenza di una 
programmazione dello svilup-
po dell'economia e della so-
cieta, c'e l'esame di ammis
sione per l'ingresso alia Uni-
versita e agli altri istituti su-
periori •> (Politecnico. istituto 
pedagogico, altri istituti dl 
tipo universitario, ecc): 11 
numero degli studenti e cioe 
graduato in relazione al fabbi-
sogno previsto di quadri su-

UNA PIATTAFORMA DI LOTTA DEMOCRATICA E DI RIFORMA 

COS A VOGLIONO E COME LOTTANO 
GLI STUDENTI MEDI DI RAVENNA 

Successo dello sciopero generate in tutte le scuole — Chieslo il riconoscimenfo degli organismi rappresenlalivi di istituto eletfi da
gii studenti, la piena utilinazione delle strutfure scolastiche e il diritto di far partecipare «espeiH estemi» all'attivita didattica 

RAVENNA, dicembre 
Lo sciopero generate che si 

e svolto la settimana scorsa in 
tutte le scuole della provincia 
di Ravenna aveva come riven 
dicazione centrale il nconosci-
menlo della piattaforma nven-
dicaUva, per le riforme e la 
democrazia 

La piattaforma e stata pre-
sentata nel corso dello scio
pero al Provveditore agli studi 
deila nostra provincia Prima di 
essere importante per il suo con 
tenuto. essa e significativa in 
quanto espressione di un me-
todo domocratico di discussione 
e di decisione che ha visto e 
raccolto la partecipazione. il 
contnbuto e le esigenze di ogm 
singola scuola. Infatti. il Co
mitato Coordinatore Provinciate 
del Movimcnto Studenlesco. si 
e fatto promotore della bozza 
di piattaforma, la quale, discus 
sa ed accettata dall'Assemblea 
generate degli studenti. sara. 
nei ' prossimi giomi. approfon 
dita e articolata a seconda del
le diverse realta ed esigenze 
nelle assemblee di tutte le scuo
le della provincia. 

E' da questo dibattito art!-
colato e democratico, che si 
vanno aprendo e si apriranno 
nelle prossime settimane, sin

gole vertenze, sempre collegate, 
perd. alia vertenza provinciate. 
Ancora una volta quindi il Mo-
vimento studentesco a Ravenna. 
espnmendo le proprie posiziom 
pohtiche sulla situazione gene
rate del Paese e su quel la par
ticolare della scuola italiana, ha 
identificato nella democrazia il 
terreno prioritario dello scontro 
e dell'incontro tra le forze del 
rinnovamento. in definitiva, il 
terreno sui quale maggiormen-
te possono crcscere la parte
cipazione degli studenti alle 
scelte comuni, le alleanze con 
i lav ora ton e le loro organiz-
zazioni. la battaglia per costrui-
re nuove esperienze didaltiche 
e cultural! ed ottenere strutture 
riconosctute per il confronto fra 
studenti. insegnanti e lavora-
ton. 

Democrazia quindi, come si 
afferma nella piattaforma, in 
quanto occorre in primo luogo 
battersi - perche anch<» nella 
scuola entrino e si concretizzino 
gli ideali sanciti dalla Costitu-
zione, frutto di una battaglia 
unitaria e popotere che trova 
nella partecipazione attiva del
le masse il punto principale di 
un impegno antifascists. . 

In cocrenza con queste conce-
zioni politicbe ormai proprie 

del movimcnto degli studenti ra-
vennati. e oggi necessario un 
impegno di fondo perche possa 
svilupparsi in maniera vasta e 
il piu articolata possibile, la 
partecipazione studentesca ad 
ogni scelta politica e orienta-
Uva per la vita scolastica. 

Per queste ragioni, la piatta
forma indica alcuni obiettivi di 
lotta sui quali gli studenti sono 
chiamati a mobililarsi: 

1) il riconoscimento in tutte le 
scuole del Consiglio dei dete-
gati (orgamsmo rappresentativo 
degli studenti. eletto dalle as
semblee generali di istituto sui
te base delle proposte presen 
tate dalle assemblee di classe; 
composto da due rappresentanti 
per ogni classe. deve essere 
coniinuamente revocabile - cosi 
da garantire un contnbuto reale 
delle classi e di tutti gli stu
denti per rafforzare I'assem 
blea generate in quanto maasimo 
organo decisionale) con possibi 
lita di riunirsi la mattina per 
un totale di quattro ore men-
si l i ; 

2) per quanto nguarda l'As-
semblea generale si chiede che 
convocazione e gestione siano 
affidate agli organism! ricono-
sciuti dalle masse studentesche. 
Sono inoltre richieste assemblee 

straordinarie (convocabili il 
giorno stesso) con durata non 
oltre le due ore mensili; assem
blee general! aperte. con la par
tecipazione doe di < estranei > 
in qualita di esperti; 

3) possibility di svolgere as
semblee di classe (un'ora tutte 
!e settimane piu un'ora straor-
dinaria mensile). alte quali po-
tranno partecipare. se accettate 
a maggioranza dagli studenti. 
persone estranee alia scuola in 
grado di dare un contnbuto 
specifico 

Altri punti fermi della piat
taforma riguardano la parted 
pazione di rappresentanti degli 
organismi studenteschi alte riu 
nioni disciplinari e didatliche 
del Consiglio dei professori e 
alia gestione della cassa scola
stica. ii permesso di utihzzare 
fuori orario i locali scolastici 
per riuniom studentesche. grup-
pt di studio ecc.. e di utiliz-
zare albi e bacneche per la 
pubblicizzazione del materiale 
prodotto dagli organismi stu
denteschi. In previsiooe della 
entrata in vigore dello Stato 
giuridjeo e perche si possa av-
viare una nuova sperimentazio
ne didattica, nella piattaforma 
si rivendica la generalizzazione 
della possibilit* di uUlixzare gli 

strumenti scientifid e i Iabo-
ralori di cui la scuola e for-
nita; la creazione e 1'utilizzo 
dclte bibl.oteche di classe, di
spense cd altro matenale didat-
tico; la possibilita di utilizzare 
il contnbuto qualificato di 
esperti (professon universitari. 
rappresentanti degli enti locali, 
dei sindacati ecc.). 

E" necessano inoltre che que
ste esperienze trovino una pre-
asa collocazione nella Casa 
dello Studente. il cui ruolo di 
aggregazionc culturale per i gto-
vani va valonzzato. e che in
segnanti e studenti possano uti
lizzare ampiamente tate sede per 
initiative che sappiano collo-
carsi nelle direzioni che mdi-
cavamo prima 

Infine. affrontando il tema 
dell'edilizia scolastica. la piat 
taforma rivendicativa sottolinea 
la necessita che su questa que-
stione il movimcnto studentesco. 
i sindacati e gli enti locali esa-
minino la possibilita di interve-
nire, richiedendo quei finanzia-
menti che il governo vorrebbe 
affidare ad aziende centraliz-
zate e cbe invece vanno utiliz-
rati per una programmazione 
democratica, cos! come riven
dica la stessa legge regionale 
per l'edilizia scolastica. 

perlorl e cio comporta per cer-
te discipline una forte sele-
zione. Va pero sublto detto 
— In risposta a coloro che 
cercano di utilizzare prete-
stuosamente 1'esemplo della 
URSS o di altri paesl per pro
pagandas l'introduzione in 
Italia di una politica malthu-
siana del numero chluso — 
che pur con l'esame dl ammis
sione gli studenti universitari 
sono In Unione Sovietica circa 
il 17-18 per cento del giovanl 
delle corrlspondentl classi di 
eta, cioe piu della percentua
le sinora raggiunta dalla po-
polazlone studentesca in Ita
lia: con la dlfferenza che in 
Unione Sovietica tutti o quasi 
tutti arrlvano alia laurea, 
mentre in Italia si laurea me-
no della meta degli studenti. 
VI e pol, In piu, un 12-13 per 
cento dl giovanl che, come 
ho gia detto, consegue attra
verso il «tecnicum » un diplo
ma di specializzazione dl pri
mo grado dl tipo para-unlver-
sitario. 

Non si puo Inoltre dlmenti-
care che il corrispettlvo del
l'esame di ammissione e l'at-
tribuzione ad ogni studente 
di uno stipendlo che gli con
sents di frequentare realmen-
te gli studi; e che una parti
colare attenzlone viene dedi
cata per promuovere l'ingres
so all'Universita e agli altri 
Istituti superior} dei giovani 
di determinate categorie, per 
esempio attraverso te facolta 
preparatorle che ammetto-
no direttamente all'Universita 
(cioe senza esame) giovani 
provenienti dalla fabbrica, e 
anche considerando come un 
criterio preferenziale, nell'esa-
me dl ammissione, la condlzio-
ne di chi ha gia lavorato, con 
almeno due anni di anzianita, 
come operate o contadlno o e 
figlio di operal o contadini. 

Quali altri aspetti della 
scuola sovietica hanno par
ticolarmente Interessato la 
vostra delegazione? 

Mi liraito a due soil puntl, 
per" non mandafe II dlscorsd 
troppo per le lunghe., , 

H primo e che, se a prima 
vista il sistema scolastico so
vietico pu6 presentarsi come 
un sistema fortemente rigido 
e centralizzato. appena si spin 
ge lo sguardo oltre la super 
ficie si scorge subito che in 
realta eslstono al suo interno 
(anche in rapporto alle diffe 
renti condizioni delle varie 
Repubbliche) ampi - margini 
di flessibilita e di autonomia 
che rendono possibile un am 
pio ventaglio di esperienze 
Per esempio, si sta ora speri-
mentando in varie parti del 
paese (in alcuni casi sui ter-
ritorio di Intere Repubbliche, 
come e il caso della Georgia) 
l'anticipo a 6 anni dell'istru
zione scolastica; in altri casi, 
come nelle Repubbliche balti-
che, la scuola media completa 
e di 11 anziche di 10 anni, e 
cid non § dovuto unicamente 
alia necessita di approfondi-
re lo studio della lingua, del
la cultura e della storia na 
zionale; assal ricco e il cam
po delle esperienze che si ven
gono svolgendo con l'introdu 
zione di una gamma assai am 
pla di materie facoltatlve e 
con gli insegnamenti specia-
lizzati in particolari discipli
ne, di cui ho gia parlato. In 
tal modo. dietro l'apparente 
rigidita, e un ampio fronte di 
sperimentazione che va a van 
ti. con la differenza, rispetto 
a quanto e accaduto In Italia 
in quest! anni. che non si 
tratta di episodi marginal! af 
fidati al caso o al capricclo 
o tutt'al piu alia buona volon 
ta di singoli insegnanti, ma 
di effettive sperimentaziom 
di massa dirette a saggiare 
obiettivi ben precisati e con-
dotti con 1'ausilio di un'ade 
guata strumentazlone sclent! 
fica e pedagogica. -

Un secondo aspetto che cl 
ha Interessatl e la grande cu 
ra che viene dedicata all'ag 
giornamento degli insegnan
ti. Al pari, del resto. di tutti 
gli altri quadri, gli insegnanti 
sono tenuti a seguire ogni 5 
anni un corso impegnativo di 
aggiornamento culturale e di-
dattico; ma il lavoro di ag
giornamento si svtluppa an
che con una periodicita piu 
frequente, e ad esso prowe-
dono, attraverso una comptes-
sa rete di attivita, TAccade 
mia delle scienze pedagogiche. 
lTIniversita, gli istituti su 
periori di pedagogia. gli al 
tri istituti superior! specializ-
zati in singole discipline, gli 
Istituti di aggiornamento co-
stituiti presso l'amminlstra 
zione scolastica e le loro se 
zioni operant! presso le scuole 

Ho voluto sottolineare que 
stl due punti non gia per di 
pingere un'immagine idillia 
ca della scuola sovietica, che 
ha anch'essa (sebbene a livel 
1! ben divers! delta scuola ita 
liana) te sue difficolta e I 
suoi problem! e presenta an
che, come gia ho rilevato per 
esempio a proposito dell'in 
segnamento della filosofia e 
dell'economia, aspetti su cui 
manteniamo riserve: ma per
che si tratta di settori di par
ticolare carenza nel nostra 
paese « in ordlne ai quali 
conviene percid riftettere su-
gli Insegnamenti dl serleta 
e dl Impegno che ci vengono 
dall'esperienx* di altri paesl. * 

Lettere 
all9 Unita: 

La scuola del Sud, 
una fabbrica di 
laureati disoccupati 
Signor direttore, * «, > 
' sono un glovane laureato di 

Trani che spesso si e chie-
sto a cosa serve una laurea 
se la socleta lo costringe a re-
stare • disoccupato in eterno. 
Sono passati ben 4 anni da 
quando varcai per I'ultima 
volta il portone dell'Universi-
ta con la qualiflca di dottore 
in legge. Quanto entuslasmo, 
quanta gioia quel giorno. Cre-
devo dl essere giunto alia me
ta finale, mi sentlvo pronto 
per lavorare. Ma la realta ben 
presto assunse sembianze di
verse da quelle sperate; a 
nulla sono valsi i miel sforzi 
(domande di impiego, concor-
si ecc), per un mio insert-
mento nella societa; mi sono 
sentito sempre respingere, 
chiudermi in faccia ogni por
ta (forse perche non ho mai 
avuto una raccomandazione 
di ferro?). 

Non so piii cosa fare. E' 
proprio vero che la scuola e 
un ente produttore dl giova
ni disoccupati. E' proprio ve
ro che non c'e spazio per le 
nuove leve studentesche in 
questa societa. E pensare che 
i nostri genitori hanno visto 
nella scuola un mezzo sicuro 
per evitare il torrente emigra
tory. Mi chiedo per quanto 
tempo ancora vedremo giova
nl come me che per elemosi-
nare un posticino, sono co-
stretti a vendere la propria 
dignita mettendosi in mostra 
a questa o a quella riunione 
di questo o di quell'esponen-
te politico del sottogoverno 
clientelare umiliandosi a por-
targli la borsa o ad inchinar-
sl al suo passaggio. 

LETTERA FIRMATA 
(Trant - Barl) 

Cultura viva 
con il giornale 
nelle scuole 
Egregio direttore, 

il « suo » giornale — insieme 
ad altri — e entrato nella 
scuola media di Greve: questo 
mi sembra un fatto estrema-
mente importante. Gli alunni 
cominciano a servirsene come 
mezzo di lavoro: il confron
to tra le a testate», a parere 
mio, fa cuttura viva, moderna 
ed attuale. La ringrazio mol
to sentitamente a nome degli 
alunni, degli insegnanti e mio 
personate. 

LEOPOLDO MELOSI 
preside della Scuola media 

di Greve (Firenze) 

Signor direttore, 
siamo ragazzi di una secon

da classe dell'Istituto magi
strate di Rimini e vorremmo 
esporle il nostro progetto di 
lavoro: con la formazione dei 
gruppi dLstudio, avremmo in-
tenzione dl portare avanti il 
progrdmma di Educazione ci-
vica e geografia, basando la 
nostra ricerca sulla stampa 
quotidiana. Finora abbiamo 
analizzato la struttura di al
cuni quotidiani di varie ten-
dense e poi ci siamo interes-
sati dei problemi del Medio 
Oriente e della Grecia, sem
pre consultando diversi tip} di 
giornall. Abbiamo intenzione 
di svolgere altri lavori di que
sto genere, anche per render-
ci conto di come i giornali 
influenzino e guidino Vopinio-
ne pubblica. 11 nostro proble
ma e questo: la sua collabo-
razione, nella maniera che ri-
tiene piu opportuna, per faci-
litarci nel nostro lavoro. 

LETTERA FIRMATA 
dagli allievi della II D 
dell'Istituto magistrate 

(Rimini - Forll) 

Egregio direttore, 
questa Residenza universila-

ria, realizzata tre anni or so
no, ospita sessantacinque stu
denti di ogni regione d'ltalia 
ed iscritti ai diversi corsi di 
laurea. Essa e stata tstituita 
per consentire agli ospiti di 
affiancare ai normali studi u-
nlversitari un approfondimen-
to delle varie problematiche 
del nostro tempo, in ordine 
alia loro crescita culturale. 
Fra gli ospiti sono presenti 
aiovani di direrse lendenzeed 
opinioni e riteniamo che que
sto possa facilitare un civile 
confronto e costituire un'op-
portunita per ciascuno di e-
ducarsi alia democrazia. Nel-
Vimpossibilita di procurarci 
tutti i testi, le riviste ed i 
grandi organl di informazio-
ne dispontbili, mi permetto 
ricolgermi alia sua cortesia 
per chlederle di voter incia-
re in abbonamento omaggio 
il quotidiano da lei autorevol-
mente diretto, che tornera cer
tamente utile a quell'amplia-
mento deU'informazione che 
desideriamo offrire agli stu
denti 

G. CAVINA 
direttore della Residenza uni-
versitaria cLamaro e Pozzanin 

(Roma) 

Egregio direttore, 
le scrico a nome dett'equipe 

pedagogica dell'Istituto 
* Gould: La nostra Casa o-
spita ragazzi che frequentano 
le scuole dell'obbligo e le clas
si della scuola media supe
riore. La Casa ospita anche 
un nutrito gruppo di studenti 
universitari che trovano qui 
una sistemazione facilitata 
dalla modicita della spesa; 
tra di loro si e creata una 
buona armonia e si e delinea-
ta la costituzione di un grup
po comunitario. Infine, il 
* Gould * gestisce un centro 
dl ospitalita a disposizione di 
amid o studenti temporanea-
mente in visita a Firenze. 

La provenienza geografica e 
sociologies dei nostri ragazzi 
e il Mezzogiorno d'ltalia: so
no figli di emigrati, contadi
ni, di lavoratori stagionall, 
ecc. La situazione precaria del
le loro famiglie, Vassenza di 
strutture scolastiche adeguate 
a tutti gli altri fatiori di di-
sagio del Sud che tutti cono-
sciamo, ci spingono a rival-
gere verso dl loro la nostra 
aztone assistenziale. Ma non 
ci accontentiamo solo dl of
frire un tetlo e un piatto dl 

mlnestra a questi ragazzi. la 
fede che cl gulda nel lavoro, 
ci spinge a non essere i tap-
pa-buchi delle falle della so
cieta, per cui I'aspetto pura-
mente assistenziale del lavoro, 
viene inquadrato in un movl-
mento educativo di piii am-

f la portata. II nostro intento 
quello dl creare nei ragaz

zi la consapevolezza del per
che della loro presenza qui, 
delle cause che hanno porta-
to te famiglie a separarli dal 
loro ambiente e dai loro af-
fetti. 

Questo primo passo com
porta necessarlamente I'am-
pliarsl dell'orizzonte del loro 
interessi culturali, da cid che 
succede nelle loro zone dl 
provenienza, agli avvenimenti 
del resto del mondo, il-passo 
e abbastanza breve e le con-
nessioni politlco-sociali evi
dent i. Da qui la necessita di 
« sapere », di « conoscere » e, 
da parte nostra di offrire il 
piii vasto panorama possibile 
d'informaztone e d'interpreta-
zlone della realta. Ecco per
che mi rivolqo a lei, come ad 
altri. per chiederle gentilmen-
te dl prendere in considera
zione la proposta dell'invio 
gratuito del suo giornale alto 
Istituto. -

MASSIMO SIBILIA 
per il Gruppo dl lavoro 

dell'Istituto «Gould* 
(Firenze) 

Come scegliere 
la lingua 
da imparare? 
Caro direttore, 

ho letto con molto interes-
se la lettera della insegnante 
di Napoli che se la prende 
con l'insegnamento dell'ingle-
se nelle scuole («Lettere al-
Z'Unita o del 20 dicembre) con 
I'argomento che I'Inghilterra 
(perfida, come sempre!) e nel 
MEC I'ultima arrivata e VA-
merica di Nixon e una na-
zione the ormai dice poco 
culturalmente. Certo, ta lin
gua inglese e marciata per il 
mondo con le gambe del co-
lonialtsmo e dell'imperialismo, 
ma con un patrimonio di co
noscenza che era quello della 
borghesia in ascesa. Per bat-
teria culturalmente non basta 
ignorarla o ripiegare sullo stu
dio di altre lingue (il tede-
sco. tl francese, tl russo, o lo 
spagnolo). Non possiamo es
sere condizionati nella scelta 
della lingua da imparare dal 
fatto che I'emigrazione ci de-
sttna, tanto cer dtrne una, 
a una zona di lingua tedesca 
piuttosto che a un'altra di lin
gua francese. Altrimenti, per 
chi non parte, basterebbe il 
dialetto di casa. Che sarebbe 
proprio il modo di ' restart 
una colonia. 

FRANCESCO ORSI 
(Messina) 

L'immissione 
in ruolo si fa 
attendere da anni 
Signor direttore, 

e dal 1967 che una legae-
beffa ci ha dato il diritto del
la immissione in ruolo nella 
scuola media fart. 7, legge 
25-7-1966, n. 603) dopo un'a-
bililazione «riservata» a co
loro che avevano altera quat
tro anni di anzianita di ser-
vizio. Ebbene, ancora viviamo 
di promesse, a tutti i livelli 
e con tutti i crismi, ma non 
riusciamo a cavare un ragno 
dal buco. 

Per chiarire: avremo uno 
stipendio pari all'anzianita so
lo dopo due anni dall'immis-
sione e senza arretrati; ogni 
anno che scorre in ambigue 
e pretestuose scuse, lo Stato 
risparmia sulla nostra pelle 
decine di miliardi. 

I responsabili della P.I., con 
Vacquiescenza sindacale, han
no sempre boicottato questa 
maledetta arisercataa forse 
perche ormai il dado era ...sta
to tratto. Teniamo in caldo da 
lustri e lustri le cattedre an
cora vuote e sono 2.687 giornl 
che speriamo di ricevere ta 
lettera d'immissione in ruolo. 

, Prof. R. CATANZARO 
(Avellino) 

I custodi per 
aprire i musei 
nei giorni festivi 
Signor direttore dellVnith, 

ho letto sui suo giornale lo 
interessante articolo iniitolato 
*Niente apertura di musei • 
gallerie domenica pomerig-
gio», nel quale si riportava-
no due interviste rilasciate dai 
soprintendenti professori Gu-
glielmo Matthiae e Palma Bu-
carelli in occasione delta pri
ma-domenica di <r austerita ». 
In tutla Italia mancano al
meno 3^00 custodi — e per 
questo i musei devono resto
re chiusi — ma non possono 
essere assunti perche non ci 
sarebbero i fondi. Questo i 
stato il succo delle motivate 
interviste. Ma to torrei par-
re alcune domande. Non e 
forse vero che proprio grazie 
al patrimonio artistico, con-
fluiscono ogni anno centinaia 
di milioni nelle casse dello 
Stato? Non e forse vero che 
il nostro turismo — con tut
ti i suoi introiti — e dovuto 
per la maggior parte alia pre
senza in Italia di grandi va-
lori artistici? E allora si 
proweda tempestivamente. La 
soluzione, come dimostra cio 
che awiene nell'amministra-
zione delle Poste e in quella 
delle Ferrovie dello Stato, e-
siste. Si assumano cioe, sen
za perder tempo, tutti i can-
didati non vincitori ma risul
tati «idonei» nei concorsi gia 
banditi dalla direzione delle 
Antichita e Belle arti. E i mi
lioni, semmai, si reperiscano 
evitando di sprecarli in quel
la miriade di enti inutili che 
operano solo di nome e non 
di fatto.: 

SALVATORE BECCARISI 
(Galatina - Lecce) 


