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Il personale 

della scuola 

in lotta per 

una nuova 

profes

sionalità 

T A P R E S E N T A Z I O N E di 
• " u n a p i a t t a f o r m a pe r il 
r i n n o v o c o n t r a t t u a l e de i la
vora to r i del la scuoto, d i par
te d e i s i n d a c a t i c o n f e d e r a l i . 
v a c o n s i d e r a t a c-miie u n fat
t o posi t ivo, sia pe r il .-.no ca
r a t t e r e u n i t a r i o che p e r !'i 
s u a impos t az ione di tondo . 
E ' u n a ver tenza , ques ta , c h e 
c h i a m a a una mobi l i t az ione 
u n i t a r i a — già in q u e s t a fa
se di consu l t az ione di base 
e s e n z a e r ige re .(steccaia ideo
logici » — lavora tor i dura 
m e n t e colpi t i nc.n solo dal
l a cr is i economica m a da i 
process i di dequal i f icaz ione 

de l la scuola indo t t i da l l ' iner
zia g o v e r n a t i v a ed il cui mal
c o n t e n t o e d i s o r i e n t a m e n t o 
si s o n o espress i a n c h e con la 
a d e s i o n e d a t a d i u n a !oro 
p a r t e al blocco degli o r f a n i 
col legia l i - - eggi r i e n t r a t o — 
i n d e t t o da i s i n d a c a l i au tono
mi e c a p a c e s o l t a n t o di iso
l a r e e indebol i re lu ca t egor i a . 

O r a . occorre s o t t o l i n e a r e 
c o n forza il f a t to c h e la di
fesa del la d i g n i t à e de ! ruo
lo p ro fess iona le e socia le di 
c i a s c u n o può essere ga ran 
t i t a solo ne l q u a d r o g e n e r a l e 
de l le lo t te pe r fare usci re 
il P a e s e da l l a crisi e d i quel
le pe r s a l v a r e e r i n n o v a r e la 
scuola . M a occorre l i badi re 
c h e la s t e s sa r i f o r m a del la 
i s t ruz ione si può fa re solo 
con ques t i l avora tor i — n o n 
« c o n t r o » di loro — e r ichie
d e perc iò a n c h e u n a loro tu
tela e « r i s c a t t o » professio
na l e . 

E ' l 'obiet t ivo da l la « nuova 
p rofess iona l i t à ». q u i n d i , il 
c e n t r o di q u e s t a v e r t e n z a . 
M a qua l i sono gli e l e m e n t i es-
5enzial i c h e la c o m p o n g o n o ? 

C e r t a m e n t e , u n a d ive r sa 
cond iz ione r e t r i bu t i va (disa
s t r o s a , n o n si d i m e n t i c h i , per 
u n a r e sponsab i l i t à « s t o r i c a » 
de l l a DÒ e del s lnd . leal ismo 
a u t o n o m o ) , p u r c h é f i ssa ta su 
c r i t e r i d i p e r e q u a z i o n e e ga
r a n t i t a con più sne l le proce
d u r e a m m i n i s t r a t i v e , c h e sal
v a g u a r d i n o gli a u m e n t i già 
acqu i s i t i , c o m e si p r o p o n e di 
o t t e n e r e un ' i n i z i a t i va in t ra 
p r e s a d a i p a r l a m e n t a r i co
m u n i s t i . 

M a s o p r a t t u t t o r i ch iede u n 
r i n n o v a m e n t o p rofondo del la 
scuola . Qui s t a il va lore del
l 'obie t t ivo de l l a p i a t t a f o r m a 
s i n d a c a l e di u n o sv i luppo pro
g r a m m a t o de l l ' i s t ruz ione , che 
s i a a n c o r a t o a una r igorosa 
s c a l a di p r io r i t à (la r i fo rma 
de l l a m e d i a s u p e r i o r e e la 
e spans ione , ne l Mezzogiorno 
e ne l le zone p iù popo la r i , d i 
u n a n u o v a scuola de l l ' in fan
z ia . de l t e m p o p i e n o ne l la 
scuo la d i base, dei cors i del
le 150 ore ) c h e ponga f ine al
le d i s to r s ion i e squ i l ib r i de l 
s i s t e m a sco las t i co e g a r a n t i 
sca , in s i eme , la r iqual if icazio
n e c u l t u r a l e , la p rodu t t iv i 
t à soc ia le de l serviz io e u n a 
p r o g r a m m a t a e s p a n s i o n e del
l ' occupaz ione In te l l e t tua le . 

U n a profess iona l i tà nuova 
es ige poi u n a formazione di 
p iù e l e v a t o livello scieivifu-o 
— c h e la p ropos ta comun i 
s t a di avvio del la r i fo rma 
u n i v e r s i t a r i a può favor i t e — 
e u n più raz iona le meccan i 
s m o di r e c l u t a m e n t o . 

C i rca ques t ' u l t imo , se e ne
ces sa r io g a r a n t i r e n u - n e tor
m e di con t ro l lo d e m o c r a t i c o 
de i m e c c a n i s m i di concordo. 
occo r r e a r . che e v i t a r e c h e 

c o n le « i r rad. ia tor te pe rma
n e n t i >. d a q u a l c u n o propo
s t e . s i van i f ich i p rop r io quel
l 'es igenza di qua l i f icaz ione of
f r endo . s enza possibi l i tà di 
con t ro l lo , il mi ragg io — dest i 
n a t o p e r mol t i a r i m a n e r e 
t a l e — di u n lavoro K quals ia
si *> ne l la scuola . 

Q u e s t a p rofess iona l i t à nuo
va r i ch i ede inf ine , nel q u a d r o 
d i più a v a n z a t i rap.poit i nor
m a t i v i ( u n o s t a t o g iur id ico 
u n i c o p e r t u t t o il pe r sona
le e u n deciso passo a v a n t i 
v e r s o l 'unif icazione de l ruo
lo decen te» s o p r a t t u t t o i-na 
r iqua l i f i caz ione del le pres ta
zioni . ins ieme a più es tese 
poss ib i l i tà di a g g i o r n a m e n t o . 

P e r i docen t i , i n f a t t i , oc
c o r r e favor i re u n a c c i o r n a -
m e n t o di m a s s a , imponen
d o a ! gove rno ri .- t i ' .un- ' . ie c e i 
C e n t r i reg iona l i e dei Consi
gli d i s t r e t t u a l i — Drevir-ti d-ii 
d e c r e t i de lega t i — e ut i l izzan
d o p a r t e de l le 20 j r e mensi
li d i servizio. U n u?o. Que
s t o . p r o g r a m m a t o e democra 
t i c a m e n t e cest i to , che ev i tan
d o lo s t i l l icidio d e l > r iun ion i 
e de l l e convoca n o n i improv
vise . responsabi l izzi coi'., t a l 
m e n t e i d o c e n t i Qu<v:o e in
f a t t i il n o d o c e n t r a l e che la 
v e r t e n z a d e v e r so lve re : u n a 
p r e p a r « 2 i o n e a i compi t i rveo 
vi pos t : ca l l a r .forrn* e da i 
p rocess i di r i n n o v a m m o <*1 
t e m p o p ieno e. per le scuo
le c h e ne s o n o tempora-i- la
m e n t o esci use. il « t e m p o 
scuola .1 agg iun t ivo , s t r a c c a i 
n a r i o e facol ta t ivo » c h e si 
vuo le a v v i a r e in forma pro
g r a m m a t a . 

Qu i e a n c h e il c o m p i t o no
s t r o di c h i a m a r e a race->/-•» 
e d: va lor izzare nel cor.-.-
s t e s so de l la ver tenza , le ìor-
ze i n t e l l e t t ua l i cg? t mort i f ica
te e s p r e c a t e da'. n ì . , . ! ; : ; r r -
n o d e m o c r i s t i a n o del i istru
z ione. p e r c h é in t e rve r . zano a 
s a l v a r e la scuola e a e.»m-
Diaria. 

U n a m o b i l i t a t o n e di for
ze cu l tu ra l i c h e r t ch i?d . \ an
z i t u t t o . l 'e.-altaz.one del rr.o 
m e n t o d e m o c r a t i c o , del la « col-
l e g a l i t à ». c h e realizzi r a p 
po r t i i n t e r n i ba sa t i su l la «di
s t i n z i o n e del le funzioni * e 
n o n sul le ge ra rch ie . Ma richie
d e a n c h e la s a l v a g u a r d i a del 
la funz ione educa t iva , c h e è 
UA'idea forza da a f f e r m a r e nel-
fe g e s t i o n e d e m o c r a t i c a . 

Vincenzo Magni 

Interessante esperienza a Bologna 

Producono cultura 
i tirocinanti del 

concorso magistrale? 
Il contributo determinante del sindacato scuola - I seminari ed un corso di 
qualificazione per i docenti dei corsi - I gruppi di lavoro e l'autogestione 

La vertenza per il rinnovo del contralto i 
dei circo 700 mila docenti e non docenti si j 
aprirà ufficialmente il 9 aprile. In quella • 
data infatti si terrà la riunione del direttivi ' 
unitari dei sindacati confederali della scuola, ' 
in cui verrà definitivamente approvala e in- I 
viola al ministro della P.l. la piattaforma I 

rivendicativa per il nuovo contratto che scade 
il 31 maggio. 

La riunione sarà preceduta da un'assem
blea che si svolgerò il 7 e l'8 aprile a con
clusione delle consultazioni di base, cui par
teciperanno 800 delegati e quadri di base. 

B O L O G N A . 31 
Nella n o s t r a p rovinc ia , solo la m e t à 

di coloro che h a n n o a f f r o n t a t o la prova 
sc r i t t a del concor so m a g i s t r a l e s o n o sta
ti a m m e s s i al corso q u a d r i m e s t r a l e di 
t i roc in io . D ' a l t r a p a r t e , po iché il con
corso p revede ben t r e s b a r r a m e n t i suc
cessivi ( sc r i t t o , t i roc in io , o ra l e ) u n c h e 
l 1.999 d i p l o m a t i c h e . a v e n d o s u p e r a t o 
lo sc r i t to , s t a n n o p a r t e c i p a n d o ai corsi 
q u a d r i m e s t r a l i , sono d e s t i n a t i a sub i re 
un 'u l t e r i o r e , fo r t i s s ima selezione, d a t o 
che i post i mess i a d ispos iz ione per il 
concorso sono m t u t t o 230. 

Il s i n d a c a t o scuola della n o s t r a pro
vincia si è c o m u n q u e b a t t u t o p e r c h é al
m e n o ques t i q u a t t r o mesi di t i roc in io e 
s tud io col le t t ivo o l t r e c h e f ru t tuos i rul-
t u r n l m e n t e e p r o f e s s i o n a l m e n t e , s i a n o 
a n c h e occas ione di e l abo raz ione collet
tiva e di ges t ione d e m o c r a t i c a . Cosi , per 
esempio , si è o rgan izza to , in acco rdo col 
P rovved i to r e e la Faco l t à di m a g i s t e r o . 
un breve ciclo s e m i n a r i a l e p ropedeu t i co 
che ha a v u t o c o m e t emi c e n t r a l i quell i 
del r a p p o r t o docen t e a l u n n o , del l 'organiz
zazione degli s tud i e del l avoro nella 
scuola e l e m e n t a r e , dei nuovi o rgan i di 
ges t ione , delle d i d a t t i c h e e del le t e cno 
logie d e l l ' a p p r e n d i m e n t o . 

E' s t a t o ino l t r e e l a b o r a t o d a l l ' I s t i t u t o 
di sc ienze del M a g i s t e r o un co r so di 
qual i f icazione per ì docent i dei corsi 

q u a d r i m e s t r a l i , a r t i c o l a t o in dodici con
ferenze, che h a n n o t r a t t a t o i p roblemi 
della s p e r i m e n t a z i o n e . de l l ' educaz ione 
logico m a t e m a t i c a , della se lezione, del 
d i r i t t o a l lo s tud io , de l l ' educaz ione lingui
s t ica . de l l ' insuccesso scolas t ico , ecc. 

11 s i n d a c a t o ha cosi p o r t a t o u n validis
s imo c o n t r i b u t o a l l ' a u t o g e s t i o n e del cor
si q u a d r i m e s t r a l i , nei qual i si e reali/. 
za to di m a s s i m a un o r i e n t a m e n t o comu
ne di docent i e d i scen t i . Esso a sua vol
ta ha p e r m e s s o ai 15 g rupp i in cui si so
n o suddivisi l cors is t i (70 per gruppo» 
di l avora re ad inch ies t e a s sa i in teres
san t i qual i quel le sui f enomen i deJl 'einar-
giunzione, del d i s a d a t t a m e n t o ecc.. e di 
a f f r o n t a r e temi di g r a n d e a t t u a l i t à qua
li il t e m p o pieno, la scuola i n t e g r a t a , gli 
o rgan i collegiali, e i e . 

La ser ie tà de l l ' impegno i u ì i u r a ! e e la 
forte t ens ione d e m o c r a t i c a h a n n o d a t o 
forza a n c h e al con f ron to con le au to
r i tà minis te r ia l i a l le qual i si è ch i e s to 
che la pa r t ec ipaz ione ai corsi r isul t i va
lida. per i non v inci tor i del concorso. 
ai fini del pun tegg io per gli i nca r i ch i e 
le supplenze . 

I n t a n t o , p ropr io in ques t i g iorni , si 
s t a n n o e leggendo su scheda b ianca t r e 
delegat i per corso, in m o d o di d a r e una 
più s tabi le o rgan izzaz ione d e m o c r a t i c a 
dei corsi s tessi . 

a. n. 

Un'esigenza pedagogicamente valida 

Perché le biblioteche di classe 
non hanno più un ruolo satellite 

L'importanza di una corretta « pedagogia della biblioteca scolastica » — Il ragazzo alle 
prese con la molteplicità delle fonti e con la necessità del confronto critico 

la tribuna 
degli 
organi 
collegiali 

Una tesi polemica del 
Cìrcolo didattico Oriani 

di Milano 

Un bilancio 
serio, non 
uno svolazzo 
nel libro 
dei sogni 

D a s e m p r e nel la scuola al 
« l ibro della bibl ioteca » è s ta 
to r i s e rva to il ruolo di sa te l l i 
t e c o s t r e t t o a r u o t a r e in tor 
n o al la s te l la « l ibro di te
s t o ». Da q u a l c h e a n n o . pe rò . 
le b ib l io teche sco las t i che , la 
loro funzione, h a n n o a s s u n t o 
u n pos to c e n t r a l e nel d iba t t i 
t o su l l ' i nnovaz ione e d u c a t i v a 
e nel la p r a t i c a d i d a t t i c a . La 
cos t i tuz ione , lo sv i luppo, la 
qua l i f i caz ione e l 'uso del le 
b ib l io teche, a c c a n t o al l ibro 
di t e s to o al s u o pasto , è u n a 
necess i t à o r m a i g e n e r a l m e n t e 
r i conosc iu ta . 

Alla base di ques ta convin
zione vi è un 'es igenza m o l t o 
c h i a r a . proLTessistn e pedago
g i c a m e n t e va l ida . I n t r o d u c e n 
d o nel la scuola molt i l ibri si 
i n t e n d e forn i re al r a g a z z o 
u n a p lu r a l i t à di voci e s t ru 
m e n t i ta l i d a p e r m e t t e r g l i d i 
a m p l i a r e le s u e conoscenze , 
n p p r o t o n d i r l e . c lass i f icar le . 
c o n f r o n t a r l e , s e l ez iona r l e : li
bri e s t r u m e n t i nuovi c h e gli 
c o n s e n t a n o di non esse re più 
s o l a m e n t e c o n s u m a t o r e di 
ideologia e s a p e r e confeziona
to . ma di d i v e n t a r e a s u a vol
ta p r o d u t t o r e di « l i b r i » , di 
c u l t u r a , di conoscenza socia le , 
a t t r a v e r s o la r icerca , la sco
p e r t a . l 'organizzazione del le 
conoscenze e delle e s p e r i e n z e : 
hh r ; e s t r u m e n t i che s t imol i 
n o la l e t t u r a c r i t ica del la real
t à e . ' e laboraz ione p? r sona !e 
d n c o n t e n u t i , m.i a n c h e , e 
s o p r a t t u t t o , f avor i scano il la
voro di g r u p p o e qu indi le ca
p a c i t à di o rgan izza re il lavo
ro in forme coopera t ive e col
l abo ra t ive , agevo lando i pro
cessi d i social izzazione e il 
s u p e r a m e n t o de l l ' indiv idual i -
sm>). 

A d o t t a r e e segui re u n a cor
r e t t a .< prxiagoeia della biblio
teca scolas t ica > s .unif ica in
s e g n a r e e qu ind i i m p a r a r e a 
scogliere i l ibri e gli a l t r i 
mezzi d ida t t i c i q u a n d o servo
no. in re laz ione ai bisogni di
d a t t i c i e d: conoscenza real i 
dec l i allievi, m e t t e n d o m rap
p o r t o mezzi e obie t t iv i . Sif i l i 
t ica a n c h e a b i t u a r e i r adazz i 
a c o n s u l t a r e ; libri, a u sa r l i 
p r o f i c u a m e n t e , a r i ce rca re e 
s t e n d e r e bibliografie, s a n i f i 
ca . s o p r a t t u t t o , per il r adazzo 
a p p r e n d e r e c h e nella v.ta esi
s t e u n a mol tep l ic i tà di p u n t i 
d. vista — e non s.V.o quell i 
dell ' i ." .segnante e del l ib ro di 
t e s t o — che t u t t i \ a n n o con
t r o l l a * . t r a loro e cor. la real
t à che rappro . -en tano . 
Ca- i eoncep. t . i la .B ib l i o t e 

c a d. lavoro • — che a c c a n t o 
.il "..òr., a. -.ornali e a l le ri

vis te . ai d o c u m e n t i , pone al
t r i s t r u m e n t i d i d a t t i c i : regi
s t r a t o r e , m a c c h i n a fotografi
ca . c inep resa e p ro ie t to re , gi
r ad i sch i . d i apos i t ive e n a s t r i . 
m a c c h i n a per sc r ivere , com
pless ino t ipogra f ico e l imo-
gra fo , microscopio , colori , pan
nel l i , ecc. — è u n o s t r u m e n t o 
c h e . u t i l i zza to secondo u n a 
m o d e r n a concez ione pedago
gica. a p p a r e m g r a d o di met
t e r e in d iscuss ione la d idat 
t i ca t r ad i z iona l e e d: avv ia re 
e so s t ene re lo sforzo per un 
n u o v o modo di f a re scuola . I 
c r i t e r i pe r la fo rmaz ione del
la bibl ioteca e qu ind i per la 
s ce l t a dei libri ci s e m b r a va
d a n o c o n s e g u e n t e m e n t e de
s u n t i d a ques t i p r inc ip i gene
ra l i . 

C o n due prec isaz ioni u l te
r ior i . però. P r i m o : t o m e h a 
s c r i t t o G. Cava l l i n i « l 'unico 
p lu r a l i smo possibile è quel lo 
de l la r ea l t à n o n e p u r a t a . Sui 
p i a n o ed i to r i a l e è quel lo c h e 
e m e r g e da l la l e t t u r a del la 
s t a m p a non sco las t i ca : e cioè 
da l l a l e t t u r a di u n q u a l u n q u e 
q u o t i d i a n o e per iodico » (Con
tro i libri matfattt. ed. Em
m e . '76). Secondo i per evita
re c h e t u t t o si risolva in u n 
e n n e s i m o rega lo a l l ' ed i to r i a 
di c o n s u m o è necessa r io pri
v i legiare la p roduz ione più 
m o d e r n a e a g g i o r n a t a , appo
s i t a m e n t e p e n s a t a pe r u n a 
scuola in cui l ' innovaz ione e 
la sperimentazic;--» nc,:i s i t ino 
f a t t i isolat i , m a fa t t i quot i 
d i a n i . s i ano cioè la s t r u t t u r a 
p o r t a n t e di ogni a t t i v i t à . 
e spe r i enza e p r a t i c a educa t i 
va . a l le qual i nuovi libri e 
s t r u m e n t i possono offrire im
pulso e s u p p o r t o . 

P e r e sempl i f i ca re concre ta 
m e n t e il d.scor.-o i n d i c h i a m o 
qu i d: segu i to a l c u n e co l lane 
di libri già p o s i t i v a m e n t e usa
t e e s p e r i m e n t a t e . Innan. : ; -
t u t t o . va r i c o r d a t o che es is to 
n o per l 'età p resco la re l ibr. 
a d e r e n t i ai b i sozm e a^li in
teress i di b a m b i n i che a n c o r a 
n o n s a n n o m a g.à possono e 

spesso vogliono leggere, libri 
cos t ru i t i con sequenze d: im
m a g i n i e poche paro le in mo
do c h e il piccolo l e t to re pos
sa r i cos t ru i re e . ( leggere . ) la 
s to r ia a n c h e da solo. I^e col
l ane : .i Libri per giocare « e 
i< .YOH sappiamo leggere», 
«ed. E m m e » ; «Senza parole». 
<- liei bosco > e « Dodici mesi .->. 
i G i u n t i ) ; "-Libri zeroi\ 
t M o n d a d o r i >: a Leggi da so
lo » e « Prime letture » (Ar
m a n d o » ; ecc. 

Per il primo ciclo. Nar ra t i 
va : le co l lane (Leggiamo » e 
adunici' scrittone del l 'edi to
re E m m e , uno dei più ser i ed 
a f f e r m a t i a n c h e in c a m p o in
t e r n a z i o n a l e : la bel l iss ima 
s e n e « Tantibnmbini » tEi
n a u d i ) . c u r a t a da M u n u r i , c h e 
a t t r a v e r s o una s a p i e n t e ri
cerca del colore e del le illu
s t r az ion i vuole s t i m o l a r e la 
i m m a g i n a z i o n e e la creat ivi
tà . l ibe ra re da inibizioni , edu
ca r e a r appo r t i sociali più 
u m a n i e s o p r a t t u t t o vuol di
ve r t i r e : -Piccolo Tom» (La 
S o r g e n t e ) . 

Due or iginal i iniziat ive che 
\o.4iiono avv ic ina re il bambi
no r i s p e t t i v a m e n t e a l l ' a r t e e 
alla poesia sono r a p p r e s e n t a t e 
da i le co l lane .< L'arte per i 
bambini^ tVa l l a rd i ) e n II 
giardino** iMurs ia» . I libret
ti di >i Sperimentiamo con** 
( F a b b r i ) sono ded icar ! alle 
p r i m e esper ienze sc ien t i f iche . 
Tes t i di d o c u m e n t a z i o n e e 
a t t i v i t à sono i < Libri uno» 
( M o n d a d o r i ) . 

Secondo celo. N a r r a t i v a : 
s e g n a l i a m o !e o m o n i m e col
l ane . p a r i m e n t i val ide. « Li
bri per ragazzi** (Edi tor i Riu-
n . t i e E inaud i» ; gli «Osar 
ragazzi •> ( M o n d a d o r i ) : e an
cora le col lane di G i u n t i , 
Bompian i , ecc. 

Per q u a n t o r i gua rda i libri 
di d o c u m e n t a z i o n e e gu .da ai-
la r icerca . . -p r r .men taz ione e 
a t t i v i t à r i co rd . amo i seguen
ti icon l ' avver tenza che diver
si t i to l . sono a d a t t i a n c h e 
per il p r imo c ic lo i : .< La bi-

f segnalazioni—)\ 
NUOVA GENERAZIONE n. 6 (4 aprile 1976). quindi

cennale della FGCI . pagine 32. lire 250. 
E s s e n z i a l m e n t e d e d i c a t o al la r i fo rma delia -cuoia seconda

r ia s u p e r i o r e q u e s t o n u m e r o ha il p red io d. a f f r o n t a r e il pro
b l e m a a t t u a l i s s i m o , e v i t a n d o :i gene r i c i smo e m e t t e n d o a '. 
fuoco i t e m i specifici del l ' iniziai iva de^li s t u d e n t i , del d ibat - ' 
t i t o p a r l a m e n t a r e , dei r a p p o r t o fra scuola e lavoro , delia ' 
s p e r i m e n t a z i o n e . dei n u o v o a--.e c u l t u r a l e e d a c i t , \ o . 

bliotcca di lavoro» (Manzuo-
h i . c u r a t a da M. Lodi ; « Per 
leggere-per fare» ( G h i r o i i ) ; 
.» S tuo lo più» (Nicola Mila
n o ) ; « Fare per capire» (Edi
tor i R i u n i t i ) , per u n a for
maz ione sc ient i f ica di mas sa 
a t t r a v e r s o la d ivulgaz ione di 
temi a f f a sc inan t i pe r la ri
cerca d i d a t t i c a e la formazio
n e c u l t u r a l e ; .( Le Rondini » 
iTet i» , libri di d ivu lgaz ione 
e di metodologia del le osser
vazioni sc ien t i f i che ; «Gto-
cluamo» ( F a b b r i ) ; «Cono
sciamo la natura », .< Dimmi ». 
«Esplorando» e -(Ricerche 
nel mondo animale» d i Sag
g i a t o r e ) ; ;< / libri attivi» e 
.< Ricerche» ( M o n d a d o r i ) ; più 
a l t re col lane di G i u n t i , Za
nichell i , ecc. 

In f ine le enc ic loped ie : « Io 
e gli altri» (La R u o t a » , 
« .Voi » ( M o n d a d o r i ) . « L a ri
c e r c a » (Loescher ) e « Enci
clopedia delle scienze natura
li» ( S E I ) . 

O v v i a m e n t e ques t e sono in
dicazioni , pe r così d i re , « d i 
gus to ». c h e r i s e n t o n o cioè 
delie p re fe renze e degl i in
teressi d i ch i scr ive, a n c h e 
se sono c o n f o r t a t e da l l a ve
rifica posi t iva di ch i ha usa
to ques t i s t r u m e n t i . P e r u n a 
più c o m p l e t a in fo rmaz ione 
s u g g e r i a m o la a t t e n t a consul
taz ione dei s eguen t i ca ta lo 
g h i : i n n a n z i t u t t o la Guida 
alla formazione di una bi
blioteca per ragazzi (ed. G u a -
r a ld i ) . a c u r a del g r u p p o di 
c o o r d i n a m e n t o del le biblio
t e c h e di q u a r t i e r e di Mode
n a . u t i l i s s imo s t r u m e n t o di la
voro la M o d e n a nel le 13 bi
b l io teche d i q u a r t i e r e su 
20.000 iscr i t t i al p r e s t i t o ii 
24 ' , s ono ragazzi e bambi 
ni da i 3 ai 13 a n n i ) ; e poi : 
il c i t a t o Contro t libri mal
fatti. con i n t e r e s s a n t i sug
ge r imen t i pe r la c reaz ione 
del le b ib l io teche di l avoro ; 
Oltre ti libro di testo (ed. Mu-
sol in i ) . con n u m e r o s i s s i m e 
propos te pe r le b ib l io teche 
della scuola med ia deli 'obbii 
g o : Cento fiori per ragazzi 
icd. E m m e ) , con c e n t o sche
de di opere di n a r r a t i v a ; in
fine. il c a t a logo della / / / Mo
stra annuale per la Scuola •_•-
lemcntare. l ibri , s chede e ma
te r ia le d i d a t t i c o per docen t i 
e allievi a cu ra de l la « Li
brer ia dei Ragazzi • di Mila
n o ; c a t a l o z h : e b i b l i o g r a f e 
possono essere r ich ies ' i a n c n c 
al le var ie l ibrer ie <c Rinasci 
ta >•. 

Fernando Rotondo 

A proposito della importantissima questione dei In
tana scolastici, e: scrive un rappresentante dei genito
ri eletto nel Consiglio di circolo della scuola elementa
re Oriani di Milano, clic polemizza con alcune osserva
zioni comparse in un articolo pubbluato sulla pagina-
.-cuoia del IH marzo. Ben volentieri ospitiamo quest'in
tervento. sicuri dell'utilità dj un dibattito critico su un 
tema così importante per lu vita degli organi collegiali. 

Attendendo il nuovo nella RAI-TV per la scuola 
.Vs\"."r:':;»»::o del processo di 

attuazione de ".a riforma del' 
li RAI TV. anche :.' settore 
delle trasmissioni scolasi iene 
ed educative per aduli: sta 
per carré ristrutturato. .Yorj 
s: tratta certo d: un evento 
decisivo per la scuola ila-
liana. ne risulta che e>*o -:a 
partilo.ar-ner.te atteso da in-
scanantt e studenti cui non 
hanno mollo giolito le ini
ziative realizzate negli *corsi 
air.; daila RAI in collabora
zione co'i :.' 7'j:i:<:cro del
la PI. 

In c'ietti. Ir. genericità e 
l'r.sfattezza degli obiettili, la 
assenza di un rea'e rap;K>rto 
con i soggetti de', processo 
tor*in!no <:a nella f.i<e dt 
realizzazione dei programmi, 
sia a: tini della renfea r-.el 
concreto £rl grado d: con-
seguimento degli obiettivi; il 
carattere centralizzato della 
emissione, sono stati i conno
tati più rilevanti di un inter
vento che si è risolto, com'è 
noto, nella reciproca illustra
zione delle burocrazie mini
steriali e della RAI-TV più 
che nell'effettiva integrazione 

del ":ezzo rad-olc'.e-. :<:: o nel 
<iiema dell'apprendimento 
sco'.atico e de'.la fo'*,:az.o:e. 

Questa esperienza tutto 
sommalo mediocre <che ha 
comportato — e bene ricor
da w'o — lo sp-eco di alcune 
decine di miliardi di pub
blico denaro e dell'apparta 
intellettuale di un certo nu
mero di operato*: ci-'.turcl: e 
di insegnanti che (jue: pro
grammi sono tinti ch-.i'na;: a 
realizzare/, deve essere supe 
rata escludendo 0511 :pore*z 
<e praticai di continuità cel
le vecchie strutture accentra
te e della relaiiia gestione, a 
partire dalle attinta -.he sa 
ranno realizzate nell'ambito 
della nuoia convenzione t o n il 
minuterò. 

Anche m questo settore la 
fase di avvio e stala carat
terizzata da limiti e contrad
dizioni sene: salvo il generico 
richiamo ad un'ipotesi elabo
rata dai lavoratori finora im
pegnati in esso, tarda ad es
sere formulata una proposta 
politico-culturale che fac
cia del particolare intervento 
da realizzarsi nel « Diparti 

mento delle tra<*>'r**o'n ra-
didelevt-ive sc-}'.al:chs ed 
e.ii.( etite pcr aduli:*, n.'i-
tuito dalla legete di ri'orr.a, 
qualcosa d* p.U e di diverso 
da un adempimento notarile. 

(ili stessi orientamenti che 
fi queste *-cltnnane sembrano 
prei aierc arca le >ue strut
ture e t (nteri di scelti de-
a': •.o-mn: cui attribuirne ia 
responsabilità, risentono di 
(,ucs'a g'aie carenza e la
sciano mtrat reàe'C la po*ii-
bi'.ita di esiti ispirati a una 
logica di'tributiva. di defini
zione d: aree di » r . s p e t t o ' . 
p:ultn.-to che a -ce'.te politi-
co<u.tura'.: coerenti e chiare. 
San e un ca*o che. in una 
tale situazione, 1 gruppi inte-
graliìti stiano cercando m lut
ti : *ìiodi di condizionare scel
te cost poco orientale da saldi 
criteri politico-culturali e pro
fessionali. 

Sarebbe grave che a tali 
esili si giungesse, non solo 
perche tornerebbe a prevale
re. a proposito del Diparti
mento. quella logica lottizza-
trtee che tutto sommato ha 
pesato in inaura ridotta nel

la ristrutturazione delle, te
ntate giornalilichc. ma anche 
perche verrebbe seriamente 
compromessa la possibi
lità per quanti vi 'aranno ad
detti. di realizzare, su basi 
P'o'essior.ali. un'attività fina
lizzata a precisi obieti'vt di
dattici e formativi, unitaria e 
al contempo pluralistica. 

Che questo si eviti è nel
l'interesse non solo della ri
forma della RAI-TV. che de-
ic e-tcìe attuata con coeren
za realizzando anche m que
sto settore un decuo decen
tramento delle strutture idea
tile e produttive, adeguando 
le alla complessa e articolata 
realtà del paese. Ma e nel
l'interesse della stessa credi
bilità dell'attività che il ser
vizio pubblico radiotelevisivo 
potrà essere chiamato a svol
gere. già largamente com
promessa da un'esperienza 
caratterizzata dal prevalere 
delle logiche burocratiche e 
dall'assenza di un rapporto 
reale con la tcuola e le strut
ture formative del paese. 

e. b. 

Sul la p a g i n a « Scuola » del
l 'Un i t à del 18 m a r z o l 'artico
lo d e d i c a t o a l l a q u e s t i o n e dei 
b i lanc i . Sia c o m e a t t u a l e com
p o n e n t e del Cons ig l io di Cir
colo del Circolo D i d a t t i c o 
« O r i a n i » di via Bonomi (e 
n o n via O r i a n i . come erro
n e a m e n t e dice T i b e r i ) . sia co
m e c o m u n i s t a a p p a r t e n e n t e 
a l la sezione S a m m a r c h i Der-
g a n o . vorrei fa re a l c u n e os
se rvaz ion i . P rec i so , ino l t re , 
c h e è s t a t o nel corso della 
mia p re s idenza c h e il Consi
glio di Circolo h a a f f r o n t a t o 
e f o r m u l a t o il b i lancio pre
vent ivo . 

Con le sue d ich ia raz ion i . Ti
beri r i sch ia di a v v a l o r a r e la 
tes i clic i Consigl i di Circolo 
s i a n o s t a t i pres i da inconsul
te fola te di f a n t a s i a nel com
pi la re i bi lanci p revent iv i . Ciò 
svuo te rebbe e ridicolizzereb
be la lo t ta c h e . c o m e comu
nis t i . con a l t r i c o m p a g n i e 
geni tor i del q u a r t i e r e abbia
m o c e r c a t o di p o r t a r e a v a n t i 
a v e n d o come p u n t o di riferi
m e n t o q u a n t o c'è s c r i t t o a 
c h i a r e l e t t e re sul fascicolo di 
« P r a t i c a E d u c a t i v a » allesti
t o nel n. 2 1975 di « R i fo rma 
del la scuola » dove a propo
s i to dei b i lanci , si l egge : 
« Quindi predisporre un bilan
cio diventa un impegno quali
ficante per tutti coloro che 
saranno eletti negli organismi 
collegiali. Occorrerà adope
rarsi perche esso non rappre
senti uno strumento di rito 

in cui si riassume soltanto 
una situazione contabile, ma 
diventi un documento nel qua
le. attraverso .e cifre, siano 
manifeste le intenzioni degli 
amministratori per quanto 
concerne l'andamento, l'indi
rizzo. lo sviluppo delle ini
ziative e delle attività die si 
dovranno intraprendere nel 
corso dt un esercizio finan
ziario. La stesura del bilan
cio dovrà fornire la dimostra
zione dt quanto si tn'ende 
realizzare, nella direzione m 
cut <t ruo.e incanalare la 
nuova ac-tionc democratica 

della *cuo!a: in definitiva il 
bilancio prerentiro mnnttes'e 
rà la pol'tica sco'asticn che 
si intende perseguire. I cri
teri da seguire nella compi-
'.azione del bilancio preventi-
io doi ranno r'ferirsi necer . 
sanamente ai temi p-ù quali
ficanti di una aenera'e poli
tica scolastica. Per questa ra-
oione un capitolo importante 
dd bilancio dovrà essere rap
presentato da von che si ri
feriscono all'attuazione prati
ca del diritto allo studio.. 
ccc -\ 

Poiché, c o m e comunis t i . 
non svolazz iamo *ra le p a g . n e 
rosa del l ibro d'-"i sogni , e . 
s i a m o resi con to del la diff: 
co l ta < he imoediva ' . ' . t t ' i az io 
n e sic et simnltf*iter d: ta le 
indir izzo, e abb-arr.o r i t e n u t o 
necessar io m e d i a r e con la 
r e a l t à d: ' a t t o Ed » r ro che. 
da l lo f r a m b o di considerazio
ni. iì Consigl io d: Circolo ae 
coil-.e ia m:a orooc«ta di ana
lizzare e i nd iv idua re i bi.-o 
3m pe r g a r a n t i r e il m i m m o 
mdisnensab i l e di nuel « d i n t 
t o a l lo s f i d i c che s ta in 
(••ma alle n o s t r e as-Dira^in"! 
O n e s t o m i n i m o md:sDen.«ahi'p 
non può essere cor.?'H«rato 
e fnntat'ositn •* ma . niù s* 
r i a m e n t e , ades ione p o l i t e * al
la r ea l t à . 

Ce r to , se T i b r r l d ice : 
«que l l i del la O n a n l h a n n o 
c o m p i l a t o u n bi lancio di 46 
mi l ioni ». e t a c e su t u t t o 11 
resto, c h i u n q u e ci può pren
d e r e pe r pazzi o ingenu i . Ma 
avesse a g g i u n t o che 11 Circo
lo D i d a t t i c o O r i a n i è compo
s t o d i tre plessi e l e m e n t a r i 

e d u e scuole m a t e r n e s t a t a l i , 
con circa 2000 bambin i in 
complesso, a l lo ra l 46 mil ioni 
d i v e n t a n o u n a g r a n d e z z a d i 
p robabi le ragionevolezza . 

T iber i d ice c h e il Coordi
n a m e n t o aveva i n v i t a t o al 
m a s s i m o rea l i smo. E non è 
r ea l i smo a t t e n e r s i ni bisogni 
concre t i del la scuo la? Ai bi
sogni m i n i m a l i , non massi
mal i (p roge t t i i r real izzabi l i ) . 
O p p u r e è r ea l i smo a t t e n e r s i 
a i c r i t e r i t r ad i z iona l i ? Allora 
che ci s t i a m o a fa re nel la 
scuo la? Ma a l lora a n c h e le 
indicazioni di « R i fo rma del
la Scuola ». c h e senso aveva
n o ed h a n n o ? T ibe r i d ice an
che c h e il C o o r d i n a m e n t o ave
va d a t o c o m e p a r a m e t r o di 
r i f e r i m e n t o « gli s t a n z i a m e n t i 
d e l l ' a n n o p r e c e d e n t e » . Qual i 
s t a n z i a m e n t i ? Da q u a n t o han
n o s e m p r e d i c h i a r a t o il Se
g r e t a r i o e la D i re t t r i ce di
d a t t i c a del Circolo « Or i an i ->. 
s t a n z i a m e n t i non ce n e sono 
ma i s t a t i : in fa t t i , n o n esis te 
a l cuna con tab i l i t à , nò docu
m e n t i a m m i n i s t r a t i v i . Il t u t t o 
avven iva a f fra verso i e ana l i 
con tab i l i -burocra t ic i del Prov
ved i to ra to . 

Ma a n c h e se dovessero esi
s t e r e e l e m e n t i di r i f e r imen to 
agli s t a n z i a m e n t i del pa s sa to . 
che s enso h a r iferirsi a de t t i 
s t a n z i a m e n t i c h e sono s t a t i 
s e m p r e insuff ic ient i In asso
lu to? Da dove e come deve 
nasce re la * scuola nuova ••-? 
Ecco pe rchè r i t e n g o sbaglia
to t r a t t a r e d a i n g e n t i e fan
tasiosi dei geni tor i c h e c m 
g r a n d e diff icoltà h a n n o af
f r o n t a t o il p rob lema del bi
l anc io p r even t i vo e con pa
z ien te volontà h a n n o t e n t a t o 
dì d a r e , a t t r a v e r s o l ' imposta-
zi or. e del bi lancio, un nuovo 
o r i e n t a m e n t o ali.» Bestione 
del la scuola Q u e s t ' u l t i m o è 
un f a t t o a p o l i t i c o » impor t an 
te che noi comun i s t i a b b i a m o 
c o n t r i b u i t o a far emerge re . 
ed è u n f a t t o che non va t ra
s c u r a t o o d i sp rezza to 

R i t engo , inf ine , che per
t a n t o . d iven t i indispensabi
le u n d .b . i t t . to Milla que
s t ione dei b i lanci che chiar i 
sca e m o u a d n ques to elemen
to cosi i m p o r t a n t e ner la ie -
s t i one socia le del la scuoia. 

Antonio Signorino 
(Conigliere di circolo del Circolo 
didattico « Orimi • di Milino) 

Boom 
di iscritti 

ai sindacati 
scuola 

S e c o n d o 1 rapp.-e.-entan*: 
de. le o t t o ori^.-.nizzazion: au
t o n o m e cr.e s: .-ono un . f i ca ie 
nel lo S N A L S . .1 t o ' a . e dei 
loro : scr i t t i s a rebbe p a c a t o 
da 147 mila a poco p.ù d. 
160 m. la . 

S u . f ron te confedera le . : 
successi più v . i tos i nel t es 
s e r a m e n t o li s ' a co r . - egurndo 
ia CGIL-scuola , cne dopo 
aver r a g g i u n t o : n o m. .a 
iscr . t t ; a fine ^c-nna.n e g-.A 
•;.c.r..i a q j o t a 120 mi .a . An 
che per la Fedrrscuol.» C I S L 
I C O C . I : u . t . t i : un mese fa. con 
S I S M . S .nasce ! e C I S L un . 
vers . tà» il te-vseranier.to \.» 
bene «210 m. la iscr i t t i c i rca ) . 
La UIL- sc jo . a , inf ine, reg.-
s t r a la r ecen te ades .one di 
va r . e sigle a u t o n o m e 

I l avo ra to r i della scuola 
(900 mila , t r a docent i e n o n 
docent i da l la m a t e r n a al l 'uni
ve r s i t à ) s a r e b b e r o qu ind i mol
t o s indaca l i zza t i : due su t r e 
s o n o i scr i t t i al s . ndaca to 

Lettere 
all' Unita: 

Troppo diversi gli 
orari di servizio 
dei docenti 
Cara Unità. 

Oiorpio Ritti, rillettendo sul
la questione degli insegnanti 
nell'articolo pubblicato il IH 
marzo, ha trovato che l'unl/i-
dizione dei ruoli « e voyt il 
punto centrale di ogni discor
so che voglia essati concie-
to sugli insegnanti, ti loro 
status, hi loro collocazione so
ciale. hi loro liyttia professili-
naie» pur iiconoscendo 1 li
miti del decreto legge 00 gen
naio 1!>7(Ì. 

l ' o m ' i aggiungere che e an
che discriminante (e assurda-
mente') l'attuale orano di ser
vizio dei docenti' di .to' ore set
timanali per le insegnanti del
la scuola materna, di i't ore 
settimanali più L'O ore mensili 
per le insegnanti delle ele
mentari, di !S ore settimanali 
piit L'O tue mensili per gli in
segnanti delle medie intcriori 
e superiori icun cattedre spes
so di Iti atei. 

A parer mio oci-orre jutittrc 
subito con l unificazione del
l'orano di srrct:to (il .'l'i Ole 
settimanali per tutto il pa
stinale insegnante, dalle india
ne alle superiori e comprensi
vo di tutte le attinta comun
que connesse con il funzio-
namaito della scuoia (riunio
ni, preptirazione delle lezioni 
o delle esercitazioni, concino-
ni compiti, ecc.). Con l'obbli
go della presenza a scuola nel
le -iti ore per 1 docenti, una 
buona volta pcr tutte la fi
niremmo con gli insegnanti 
con altra attività o con le in
segnanti -casalinghe, potendo 
poi seriamente impostare il di
scorso sulla rivalutazione dello 
stipendio che oggi è al più 
basso gradino. 

E' questo u it punto nel qua
le si gioca la credibilità di 
ogni discorso sulla istruzione e. 
sulla educazione, sulla politi
ca scolastica ». il punto di rot
tura col corporativismo che as
sai giustamente Bini riconosce 
non essere nel difendere gli in
teressi economici della catego
ria. Solo imboccando seria
mente tale strada si può rin
novare e far tunzionare la 
scuola e dare agli insegnanti 
quella dignità di « lavoratori » 
che ne la legge ne l'opinio
ne pubblica loro riconosce. 

LAURO GARC'.IULO 
(Legnano - Milano) 

Difficile lavorare 
se la direttrice 
è autoritaria 
Cara Unità. 

sono delegato di una clas
se di Solignano. Venticinque 
giorni or sono abbiamo avuto 
una riunione di interclasse, 
nel corso della quale la diret
trice didattica ci ita proibito 
nel modo più assoluto, geni
tori e delegati di entrare in 
classe nelle ore di lezione. A 
questo punto mi domando a 
che cosa è servito tutto il 
temila impiegato per lare le 
elezioni per gli organi colle
giali. Ci sembra assurdo che 
si debba perdere tempo e de
naro. e poi dover attendere il 
giorni prestabilito (una o due 
volte al mesci per andare a 
riferire all'insegnante quello 
che s iamo riusciti a fare. In
tatti la direttrice ha detto a-
pertameute che se trova un 
genitore durante le ore di le
zione a parlare con un inse
gnante, denuncia l'insegnante 
stesso: perchè — ha detto — 
la legge è cosi e non si deve. 
discutere. Ora mi domando 
se con questo tipo di colla
borazione è possibile lavorare 
per la sentila. Se si va avan
ti così, la scuola si rinnove
rà soltanto in un lontanissi
mo futuro. 

OBERDAN MATr iOLI 
(Solignano - Modena) 

Corsi di sostegno 
e riforma 
della scuola 
Cara L'nità, 

tare un dis,?orso sulla va
lidità da corsi di sostegno e 
sulla loro efficacia, può ~i-
mancrc astratto se prima non 
si conoscono le condizioni del
la scuola nella quale vengono 
proposti. 

Come tutte Ir scuole retro
grade de! mondo, anche quel
la italiana e fondata sulla 
competizione e sull'agonismo 
degli studenti uh e tengono più 
o meno bene selezionati e. 
messi di fronte ad una realta 
scolastica che non risponde 
più alle esigenze dei giovani. 
E' una realtà molto ambigua 
e contraddittoria dote certi 
discorsi s-iientitui M intrec
ciarlo con le ore di religione 
e dote jiro'cssoii che ti inse
gnar'» una (.erta critica più o 
me-.n progressista nell'ora 
successila riempiono l'aula di 
termini Iniin: o greci. In que
sta realta 1 cor±i dt sostegno 
non possono altro che essere 
accettati lolenf.cri. se ben tat
ti- perché, .n una scuola dote 
si apprendono solo nozioni. 
chi > apprende meglio, con 
un falso studio e solo inca
merando concetti, riesce a pas
sare. 

Trovare quindi una soluzio
ne ai torsi di sostegno è dif
ficile in quato tipo di scuo
la. L'r.ica r.ltcrr.atna e rifor
mare la scuola, dagli organi 
direttivi clic singole classi. In 
n'.rste i.ltirne intanto dere r*-
»c-c crento uno s;:r:i'ì di co
munione e r.nn ri: o".h:zi'>n>-
pT.sor.ilc. àree tutta le elei :• 
smni riguardo alla classe e ni-
l'isf.ti.to lineano di'dsse tul 
ti l ìv f f r i i ' in a--emb'.ee e in 
(allctti: : di clc-s: e interclas
se e non importi dall'alto In 
queste class:, di cr-nseguenze. 
dermo C'scre ereai: gruppi di 
studio che nbhiano a dispo
sizione un'ait-Q'irta biblioteca 
di classe e d istituto. 1 labora
tori e oli impianti spartivi 

7,1 scucila non dev'essere 
una cosa a parte, staceata dal 
mnn'ln de' lavoro e dalla so 
aelà nella q\ale rw>!a. ma d*-
l'essere integrata, con un tem
po pieno, in un lavoro comu
ne di ricerca, di studio e di 
miglioramento con le fabbri
che che la circondano e aprire 

un dialogo con il quartiere nel 
quale è posta, interessandosi 
dei problemi di questo e dei 
lavoratori, portando avanti co
sì un discorso comune e popo
lare. Temilo pieno, discussio
ne nella scuola, dialogo con il 
quartiere e con i lavoratori. 
Questi dovrebbero e saranno 
gli obbiettivi degli studenti e 
della gente che lavora: oltre. 
naturalmente, ad un serio im
pegno allo studio e nello stu
dio 

Xaturalmaitc tutto questo 
programma dt riforme non sa
rà valido se poi all'uscita del
lo studente dalla scuola, que
sto cozzerà in un mondo an
cor più in competizione dove 
chi è più « furbo » si elei*a 
sopra gli altri e chi è onesto 
Ini la peggio 

MARZIO IU1HTOTTI 
.studente del Liceo Scientifico 

« A. Einstein » (Roma) 

l*er incontrare 
il provveditore 
agli Studi 
Alla reduzione dell l'nuii. 

Il .'•<) novembre WTi> scrissi 
witi lettera apaia u codesto 
giornale chiedendo per il tra
mite deliassessoie comunale 
c.lla Pubblica Istruzione tlttote 
licitile un colloquio col pnw 
veditore. In data 10 dicembre 
l'i't'ii l'assessore mi itspose dt 
ut er fatto pei vaine al provve-
ditiire la mia lettera, ma dal 
provveditore rum ebbi nessuna 
nsposta. Cinedo pertanto al 
vostro giornale — che nella 
sua iHtgina della scuola del 
giovedì dà spesso informazioni 
precise —- guai è la prassi da 
seguire per poter conferire col 
provveditore agli Studi di Na
poli. 

prof. ANTONIETTA HENONI 
( Napoli ) 

Al d i re t to re dell'ti/ii/d. 
Il provvedi tore agli Studi . 11 

quale ha ricevuto, dal 22 set
t embre (data del suo ar r ivo a 
Napoli) l ino ad oggi, non ino 
no di mille persone, espr ime 
la sua meraviglia perchè una 
professoressa, invece di effet
tuare presso l'Ullicio provin
ciale scolastico una regolnre 
prenotazione per un suo col
loquio con il provveditore, ab
bia scomodato l 'assessore al
la P.L del Comune di Nnpo-
li e il d i re t tore di un giorna
le. pe r snpere a che cosa de
ve fare una insegnante per 
pa r l a re con il provveditore 
agli Studi di Napoli ». 

LUIGI MAURANO 
Provveditore agli S tudi 

(Napoli) 

E se « trimezzato » 
volesse dire ridurre 
a un quarto ? 
C'ara Unità, 

a parte l'improprietà o me
no del termine « trimezzare », 
non capisco in base a quali 
astruse considerazioni lingui
stiche o matematiche si arri
vi a sostenere, nell'ordine, che 
esso significa: 1) ridurre a un 
terzo (pagina della scuola del 
nostro giornale): 2) ridurre a 
un sesto (lettore Remo Ber
nasconi): 3) ridurre a un ot
tavo (lettore Francesco Novel
lato). 

Stabilito, e tutti qui concor
diamo. che a trimezzato » non 
significa ridotto a un terzo, 
dovremmo anche concordare 
che non significa ridurre tre 
volte a metà perche, altrimen
ti, allo stesso modo dimezza
to significherebbe ridotto due 
volte a metà (mentre invece 
dimezzare significa semplice
mente ridurre l'intero in due 
parti uguali che risommate 
formano l'intero). 

Pertanto con tale jxirola non 
dovremmo altro intendere te 
non lo stadio superiore (o 
inferiore che dir si voglia) al
lo studio ottenuto col dimez
zamento. cioè: intero, dimez
zato. trimezzato. Esemplifican
do: se l'intero è 100, e se esso 
viene dimezzato, avremo 50: 
ora. se l'intero HO viene, a sua 
tolta, dimezzato, avremo 25. 
Per cui potremo dire che ttri-
mezzando» 100. si ottiene H: 
cioè si trimezza dimezzando 
due volte e dimezzare due vol
te significa ridurre ad un quar
to l'intero. 

IVAN ZAGNI 
«Modena) 

II crudele e 
assurdo « lunedi 
delle foche » 
Cara Unita. 

lina notizia che credo abbia 
impressionato dolorosamente 
y:» amie: degli animali è quel
la secondo cut suliisola di 
Terrar.ota (Canada) ogni an
no si ripete il * lunedi delle 
foche :>. giornata durante la 
qwrle naie autorizzata una 
strage di massa ai danni dei 
cwesoli di tale mammifero. 
IJI carneficina viene consuma
ta mediente lunghi e acumi
nati picconi che provvedono 
all'orribile massacro: dopo di 
che 1 t: cacciatori » scuouino le 
loro prede e ne abbandonano 
sulla neve le Telatile car
casse. 

Ritengo che questa azione 
* legale * ma deprecabile deb
ba essere riprorata e che le 
7 ar ie associazioni per la pro
tezione degli animali debba
no intervenire per far cessa
re questa rerqognosn tradizio
ne che dovrebbe offendere la 
coscienza dt ogni essere che 
abbia un briciolo di umanità. 
Assistenza e protezione di ciò 
hanno urgente necessita mol-
t-- specie anima't e per que
sto sono sorte nel mondo nel
l'ultimo qunran'er.nin numero
se associazioni n ogni na
zione 

Per quanto si riferisce alle 
foche poi. l'intervento è par
ticolarmente necessario, ove 
•1 pensi che si tratta di ani-
meli nir-sneti clirertenti e fa-
c^men'" addomesticabili- han-
*-n quindi irc>ubbio diritto a 
non essere stroncate appena 
rate e con metodi che non è 
esnae.mtn definire barbari e 
crudeli. 

LETTERA FIRMATA 
(Siena) 
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