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<\» La battaglia 
V-iV- '*', - V , 

>.f per il 
pre-salario 

II riconoscimento dello studenfe come lavoratore 
spezza la struttura burocrafica dell' Universita 

;Fra* le rivendicazioni 
ivanzate durante lo scio-
hero universitano svoltosi 
[ la in al 10 ottobre (au-
Inento dci contributi ordl-
liari e dclle cattedrc, full 
lime, profcssori aggrcgati) 
ligura anche il pre-salario 
ligli student!. Va intanto 
|)reclsato (e tor.n?remo piii 
|ivanti sull 'argomento) che 
'unjta delle t ie categoric 

In sciopero, impognaie a 
Fostenere la lotta su :u t te 
e richieste, 6 la piu chiara 

jestimonianza della consa-
|)evolezza che 51 pre-".ala-

io non fe un sompHce m i -
Uioramento del > sistema 
'.ssistenziale, ma una p ro -

I'onda riforma di s t ru t tu -
ia che dovra avere rlflessi 
*u tutte le forme della vita 
Imiversitaria. In quest! 
;iorni, a seguito di quello 
>ciopero, ultimo ntto di 
^na lotta unitaria che gli 
Uudenti, con la solidarie-
la delle forze democrat i
z e , hanno condotto per 

tmni. si e giunti ad 'inn 
ficcettazione di massima da 
tnarte del ministro della 
'ubblica Istruzione del 

Jirogetto elaborato dalle 
>rganizzazioni s tudente-
=;ehe. Ha cosi un primo 
^lotevole successo, clie apre 
impip possibility di mo-
'imertto per il ftituro. la 

battaglia condotta per anni 
j 'ontro la politica scoln-
ptica del governo in que
sto settore, e che ha por-
[ato alia sconfitta e del 
mmit ivo piano cloricale 
ier le borse di studio del-

Ton. Fanfani e del succes-
)ivo Piano Deconnale del
la scuol*). 

Rimangono tuttavia da 
|upcrare ancora notevoli 
[esistenze del governo. II 
>unto fondamentale del 
>rogetto presentnto dalle 
jssocinzioni studenteschc, 
lonsiste • nell'assegnazione 
iel pre-salario sulla base 
li un diritto. assegnnzinnc 
|he dove quindi essere nu-
lomatica: le uniche discri
minants accettate In que-
ha prima fase per ragloni 

i bflahcio.^ confermano !1 
^rineipio, in quanto sono 

temporanee (pre-salario 
[ssegnato quest 'anno solo 
| l le matricole), o d| red-
Jito. Al coritrario !1 minl-
Jtro della P.1!.. dopo aver 
lollevato una eecerdone 
lostituzionale in quanto 
fart. 34 prevede che « bor
ic di studio, assegno nlle 
lamiglie ed nitre provvi-
lonze devono essere n t ' r i -
jui te per concorso > (ec-
lezione facilmente supe-
Inbile attraverso un con
corso per titoli). soslione 

necessita del numero 
[hiuso. cioe della limija-
lione a priori del numero 
legli assegni attribuiti co
lic pre-salario. E' rhiaro 
Iho questo limite inficie-
lebbe il principio ispira-
jore del provvedimento: e 
lecessnrio dunque rom-
Jierlo per nttonere una vit-
|oria eompleta. 

Al di la di queste con-
Mderazioni. c invece ne-
[essario dare una valuta-
lione politica della «dtua-
rione nuova che si crea 
[on questa r!forma, rlolla 
lossibilita di sviluppo de-
locratico della scuola Ita

lians, del diseor.-o gene-
rale nel quale si inserisce 
Il provvedimento perche 
[ion ne vada disper^a la 
forte carica innova'.ricc. 
fntanto appare chiaro ! 'ap-
>orto che. con il pre-sala
rio si da al supcramento 
llelle s t rut ture classistc 
Hella nniversita e iel la 
jcuola italiana. s i i a t t ra -
rerso la possibilita pi\« 
roncreta che si offrc a co-
joro che hanno conseguito 
Il diploma di scuola media 
Vuperioro di prosefluire j:li 
ptudi (in particol-ire '1 d i -
fcorso vale per i dipl.imnti 
legli istituti tecnici). sia 
Ittraverso la riduzione dei 
hasi numerosissimi di :n-
Icrruzione o di prosecu-
}ione indefinita fuori cor-
\o decli studi universitari. 
)rovocati quasi es^lusiva-

lente dn motivj ecoiomi-
ri. I /aspetto fond.un.-'n'Tle 
lella questione consist** 
Jero nella definizione del 
uiadro generale in rui il 
>re-salario deve in^enrsi: 

diro deve perche one-
|ta e nnc^ra una hatt->•<?!ia 
uitla da fare, rhe *r\7.'< r-n-
frp nellp fn-;c d-Ti^i'-'a pro-
|>rin -f'p^-^o" d i cio ^rn>n-
rira r^ '^ro ; ' ^i«cor^<» ' ' f i 
le f"r7o n^l'tic^e r rn!:u-
tali sulH riforma n^nerale 
lella scuola 
L li pro-s.ilario dato igh 
stlidenti in quanto si rico-

I 'notce la luiu condi/ione 

>. 

sociale dl giovanl lavora-
tori intellettuali, non c una 
vuota formula, ma un di-
scorso politico cstrema-
mente concreto. Con esso 
si riconosce prima di lut-
to il cara t tere vroduttivn 
c la imporUinza saclulc 
che riveste il lavoro degli 
student! nella universita: 
inoltre si individua e si 
combatte la tendenza ad 
una progressiva cresccnte 
integrazione (che nella si-
tuazione concr?'.a italia
na diventa subnrdinnzio-
nc) dolTuniversita e del
la scuola a tutti i livelli, 
nelle sue funzinni di r i-
cerca o di prcpirazionc 
professionale e tecnica. ai 
gruppi industriali. In tal 
senso il pre-salario non ri-
guarda soltanto gli stu
dent! universitari, ma in 
prospettiva anche quelli 
delle scuole medic e in 
particolare delle .-csiole 
professional! e tcon'che; 
ne riguarda solo gli s tu
dent! ma si rivolge imme-
diatamente all 'altcnzionc c 
alia lotta del lavoratnri e 

delle loro organiz/.a'<donl 
sindacali e politichc. 

Ma il fatto piu impor-
tante che apre il terreno 
piii impegnativo, piu am-
pio e piu decisivo di lotta, 
e la rottura cho con il 
pre-salario si opera della 
vecchia. ma tuttora vigen-
te in Italia, concezione 
dello studente oggetto o 
non protngonista dellVitti-
vitii c delle scelte deH'uni-
versita e della scuola tu t -
ta. Questa nuova condizio-
ne dovra essere falta pe-
rare dal movimonto stu-
dentesco a tutti i livelli: 
nella s trut tura e nella fun-
zione democratica delle 
or^aniz7azioni rapprosen-
tativc che esso si b creato 
e deve ora trasformarc; 
nella integrale riforma de
gli organ! di governo del-
l'universita che tonga con-
to e delle nttunli esicenze 
della ricerca e dell 'inse-
gnamento. e della nuova 
coselenza delle forze de-
mocraticho negli Atenei, 

Claudio Petruccioli 

scuola e citta 

Autonomia 
locale 

a sproposito 
Con Tarticolo n. 7 dello 

cstralcio triennale » Titer 
burocratico per Papprova-
zione dei progetti di edili-
zia scolastica e stato note-
volmente snellito: in alcu-
ne province si comincia gia 
ad avvert irne gli effetti. 

La possibility, richiesta 
sino alia stanchezza in tut
ti i Congressi, di avere 
1'approvazione di un pro-
getto di scuola entro due 
mesi dalla delibera in Con-
siglio comunale, dipende 
ancora dalla capacita di 
adeguamento allc nuove 
norme degli organi com
petent!, ma puo comunque 
in breve tempo diventare 
concreta realta. 

In questo quadro non si 
capisce come abbia potuto 
rimanere nella legge una 
norma che, apparentemen-
te paladina delle autono
mic locali, in effetti non 
ha niente a che fare con la 
sostanza democratica di 
queste. Mi riferisco a quel-
l'articolo che stabilisce la 
procedura per la conces-
sione dei contributi statn-
li: avendo finalmente san-
zionato che questi saranno 
concessi in base a una gra-
duatoria nazionale di ne
cessita scolastica, la legge 
richiede che ogni anno 
entro il 15 mnrzo gli Enti 
locali interessati inviinn 
alPAutorita cent rale, t ra-
mitc i Proyveditorati agli 
studi. Pelerico delle richie
ste secondo un criterio fis-
salo da un rcgolamento 
che dovrebbe essere nt-
tualmente in claborazione. 

/ Conwni 
poven 

E cosa succedc nei Co-
muni che non hanno pre-
sentato domanda per il 
contributo? Molto spesso 
sono i Comuni piii poveri, 
piu bisognosi: peiche qua
si sempre l 'apparente incu-
ria e frutto di ignoran/a, 
di anetra tezza , di miseri.i: 
non sono stati in grado di 
claborare una domanda di 
contributo (che t irhiede 
un progetlo. un preventi-
vo. delle ic la/ ioni) . 

Questo apparente rispet-
to dclle prerogative di 
autodecisione dell 'Ente lo
cale assume un carat tere 
demagogico di fronte alia 
conoscenza reale della ^i-
tua7ionc: una volta che 
sia stabilita la graduato-
ria di necessita scolastica, 
provincia per provinria. 
regioiif per regione, non 
si comprende come non 
sia tanto piu semplice che 
i contributi vengano con
cessi automaticamente agli 
Enti locali, c soltanto 

dopo quindi questi debbn-
no inoltrare il progetto 
particolareggiato delPope-
ra da eseguire. Si evi-
terebbe, tra l'altro, uno 
spreco di forze e di dena-
ro a quei Comuni destinati 
a non usufruire del con
tributo statale e si avreb-
bero dei progetti di scuole 
elaborati ncll 'anno stesso 
in cui devono essere rea-
lizzati e non con 4 o 5 anni 
di anticipo. in una situa-
zione completamente d i -
versa di esigenzc e di 
mercato! 

Esecuzione 
« coatta » 

E" nolo come questa pro-
' ccdura nelle elargizioni dei 

contributi per Pedilizia 
scolastica abbia fatto si 
che sino adesso non ne 
abhiano usufruito proprio 
i Comuni piu poveri: ed e 
per questa ragione che si 
6 voluto introdurre nella 
legge stralcio un articolo 
che prevede Pesecuzione 
« coatta > della richiesta di 
contributo nei casi di mag-
giore necessita. Non si ca-
pisco perche si sia arr i -
vati ad una soluzione cosi 
artificiosa e comunque len-
ta: evidentemente le solu-
zioni troppo semplici e ve-
loci non vanno d'accordo 
con Ia burocrazia statale! 

L'autonomia degli Enti 
locali. della quale tanto ci 
si prcoccupa a parole. 6 
una questione profonda-
mente di sostanza e non 
di forma: ci sono migliori 
occasion! per ricordarsene. 

Una di queste e proprio. 
visto che siamo in argo-
menlo. la formulazione 
della graduatoria di ne
cessita scolastica: su che 
ha<i vieno costituita. a giu-
dizio di chi e come? E* qui 
che gb Enti locali hanno 
diri t to che i loro rappre-
sentanti partecipino alia 
decisione. per loro cosi so-
stanzialc: e qui che si puo 
voder quanto le istanze 
democratiche r e p r e s e n 
tative vengano rispettate 
daH'autorita centrale. 

Per ora si sa solo c iv de
ve essere rmanato un Re-
golamento: dovrebbe usci-
re entro gennaio a rigore 
di legge. ma non se ne sa 
ancora niente e come al 
solito la ipiestione rest a 
nel chiuso desli nffici cen-
trali : non sarebbo il easo 
di ricordarsi in tempo utile 
che e un argomento essen-
ziale nella vita dei Comu
ni italiani che sono quindi 
i maggiori interessati alia 
sua claborazione? 

N. Sansoni Tutino 
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Diario di un maestro 

Le prime giornate 
in «quarta» mista 

"> .;* 
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Struttura organizzativa - II capoclasse - Allenamento alio studio 

/ prhni giorni dl scttoht, 
non solo sono i piii difficili 
c i piii duri per l'insc(iimn~ 
le, ma soprattnlto sono do-
terminanti per Vahinno </ 
per la classe. /o sono pern 
aqevolato dal fatto cha (iia 
conoscn qli alunni per aver 
trascorso un lunqo anno 
assicmc. E' una quurta mi
sta. Nella strunrandc viaa-
gioranza (sn 18 iseritti 11c 
sono prexenti Hi) sono Jif/'i 
di operai che favorano nel
le carticrc disseminate Inn-
00 il fiumr Aniene, nella 
Pirelli, figli di bracdanti, 
di artigiani che luvorano a 
Roma c di qualche com-
mcrciantc c contadino. Gv-
iieralmentc i bambini della 
enmpagna sono piuttosto 
tacitnrni c riservali. Que
sti di Villa Adriana (Ti-
voli), crtamentc per il 
fatto che sono circondati 
da fabbrichc c che conxi-
nuaxnexite transitano tnri-
stj per rccorsi alia villa, 
sono cstremamente eiarlie-
ri e tnvaci. Una parte di 
essi pari a il dialetto tibur-
tino e ml da del * tu *. al-
tr'x vi} dfMHio del « lei r. «• 
si csprimono iti huon iia-
liaxw. La mia principale 
prcoccupazione e dunt\ue 
quclla di lutonare Vituliriz-
zo pedagogico che voglio 
dare, al quadro dell'am-
biente in cui si viw?, cioe 
sfruttaudo al massimo ogni 
sua prcragutiva. 

Sarcbbc piii facile im-
pormi, d ovvio, scdexidomi 
tiella cattedra c nxagari 
crcarc xm clima di paura a 
falso rispctto. Basterebbe 
che gridassi due volte (t 
gran voce c mlnacciassi, 
perche il silenzio sarebbe, 
almeno per un po\ assolu-
to. Ma che direbbero gli 
alunni? che cosa pense-
rebbero? Forsc qualche 
genitore sarebbe soddisfat-
to di questo « vxctodo r>, 
che mctado non e, giac-
che con qxicsto termine ri 
vuole intexidcrc uiio stru-
mexxto che tion e qunlcosa 
a sc stantc, via strettamexx-
te fcofifo ni coutcmiti cite 
ofjuj insegmimcnto non 
puo che contencrc. 

Sc si vuole cducare, c 
in questo caso fare scuola, 
bisogna prima di ogni ul
tra cosa pensare nll'orga-
nizzazionc. E' questa la 
base di ogni attivitn sco
lastica Credere di poterc 
portare avanti una seola-
rcsca per un anno, seaza 
un prcciso piano di lai:o-
ro c di una specified azio-
ixc, significa non voler fa
re scuola, o pcrlomcno vi-
vcrc alia giornata scguer.-
do i testi scolustici vagina 
per paginn. Una classe che 
sin dai primi giarni non 
si e data una struttura or-
ganizzativa, con le sit'.r lc(i-
ai e i suoi principi da ri-
spcttare c da seguire, mm 
e una classe, ma un qual-
siasi agglomcrato di bam
bini die giomo per gwr-
»«i dix'cntano magari piii 
istruili. sc eon questa i>«-
rolfi si intende I'upprendx-
inento stmtnentale del lea-
gere e dello scrirerc, ma 
alia fine sempre piii .r<i/j. 
piii sleqati e soprattnxtn 
piii cgotsti; senza che ua-
sca in cssi qualcosa di c<>-
mime con i grandi vrincipi 
c "ideali che sono al ceniro 
di una moderna e riciiiocm-
licn soricfri. /'iirfrop;>o di 
queste classi-caos ce »4» so
no molte. Si ta il dct*u'o. 
si stadia la poesia, \i si oi-
gc xl clarsico tenia e il so
lito problcma, si disegna 
senza pnssiom- of cn*usxa-
smo, ma vcr role,-,' del 
maestro c soprattutto sen
za alcana prospettiva im-
mediata e fxtlxira. H rn-
aazzo sx stanca, si xiinuia. 
si distrae r il maestro co
mincia a perdere la nazisu-
za e quindi (rinci)i .-*iu<li:i 
sulla base della nafirale 
rcazionc del bambino. J,a 
mia classe non ha niente a 
che ccderc con questa 
briiffn copifj di sriiola. Cir. 
prima di riprendere «V le-
zioni arcro riflettuto a 
lungo suH'cspcricnza del-
I'anno passato. I qrir.ip: 
dox-cx^ano sorgerc sulla ba
se di una mia sollecitaz'-vie 
atlrax-erso discussionx che 
dorex-ano portare alia con-
rinzionc dei ragazzi. op-
pure porre snb'xto la loro 
eostitxxzxonc? Gli aUnmi 
hanxxo deexso da loro. ap-
pena in classe, dicciulo: 
« Signor maestro, jacciamo 
i grxippi come Vanno cenr-
$o! »_ Questa rolonfd colli' 
tnava con la mia conx'iii^to-

ne; riprendere la discus-
sioue sarebbo stato r.uper-
fluo e inutile. Era ormai 
in essi acqtxisxtn la connin-
zionc che senza il aruppo 
la classe non avrebbe po
tuto funzionare. Come di-
xndcrc i gruppi. Ecco subi-
tn l'altro problcma sorto 
come coxxscgxienza della 
prccedente decisione. Vote-
vo metier in fila i ragaz
zi c dire: tu passu (pit. "t 
I'ai li, tu la e tulto fat
to. Ma i ragazzi unrco-
hero hccolto questa impo-
.steioiie? Prima quindi H 
ho lasciatl liberi di divi-
dcrsi da loro. Avvenne 
quel che doveva avvenire. 
I piii bravl si eruno messi 
da parte. Non i' stato dx]-
ficilc far capirc che in quel 
modo si sarebbe creato xxn 
tcrribile sqxxilibrio, per cui 
sarebbe stato impossibile 
battcrsi. I gruppi non 
nvrebbcro avxito la loro 
funzione di stixnolo c col-
laborazionc, e gli xtxxi c 
gli altrl si sarcobero alia 
fine stancati. 11 concetto di 
lotta cotne mezzo di svi
luppo c di coiiqiiistn s«-
reboe stato annullato Si 
•sarebbe crcata una ecceg-
siva -polarizzazionc, dal che 
ne sarebbe derivata la 
frattura con I 'tmmcdiato 
affiorare dci buoni a dci 
cuttivl, dci diligenti a nc-
gligenti, degli intelligenti 
e ncgati. La cosa a cui tin 
insegxxuntc deve assoluta-
mente tendere, a mio pixi~ 
dizio, a I'xinitA della classe, 
cvitando sempre con tutti 
i mczzi che venga infran-
ta. <Tatto da capo*, di
ce «iio. 

Elezioni 
in classe 

Inlcrvcngo di can d o : 
e per adesso dividcte.vi 
come I'anno scorso e. poi 
vedremo; per i tre nxxovi 
arrivati che non cuxxoscia-
mo fate la canta*. Si *i-
prendono i vecchi iinst'i c 
subito si passu aU'elezione 
del capoclasse c dei -ispet-
livi capigruppo. L'anno 
scorso, alia One deli'anxio 
vexxivano elctti c cosi si fa 
axxche adesso. 

Si potrebbc obicttarc che 
la cosa acquisla xxn caratte
re pappagalletco in <puin-
to si cerca di portare in 
classe alcuni aspelti della 
vita pubblica che sono 
troppo scri per essere ca-
piti dai piccoli. Ma qui »on 
si tratta di uoler crcarc 
quel clima. bens'x di dare 
al piccolo la possibilita di 
csprimere apertamentc un 
giudizio e di fare uxxa scel-
tu. Vcr IVspcricnza cite ho, 
difftcilmente. nel suo xn-
sieme, la scelta del ragaz-
zo e di versa da quclla del-
I'inscgnaxitc. Noxx mi e nxai 
capitato che sin stato clcilo 
il meno bravo c meno ca-
pace. 

Scrivo tutti i nomi sulla 
lavagna e put chiamo uno 
ad uno dicciulo: * 'l'raccia 
una lixxea verticale a fum-
co del xxoxxxe che credi piii 
capacc dx fare xl capoclas
se. Due hanno H maggior 
numero di mti a pari pun-
ti. Faccxamo- tlunqxie lo 
sparcqgio. Me nc >'?o da 
parte giacche sc divessx 
sceglicre mi trorcrc* xm-
barazzato. lla la M«V/|IO 
IWar/ri Tere<a. Da questo 
momento molte mans:nni 
vengono affuiatc a lei fcon-
trollo della pxxlizxa perso
nate e dcll'aula: online del 
materiale didattico che 
vienc distribu'xto per le ."•'-
rie attivita ecc). 

I turni 
settimanali 

/o d inoo proieffa::doN'i 
iiii p<>* piu all'estern i. Si 
eleggono anche X capigrup
po con In stesso sistema. 
meufro per gli iiicuriclii 
che derono nmiorarst ogni 
settimana. se la sbrigc*xxo x 
divcrsi gruppi ormai far-
mati. lo dico solo qual't 
sono i hiror; che ci sovo dr. 
tare per ogni grxippo Si 
riuniscono. fannn la conta 
e dopn un po' vengano di« 
me il eapoclfl<ssc e i capi
gruppo per informarmi c 
subito sx scrxve siii fonlx 
che vanno appesi alia pa-
rete. Primo gruppo: c.i?»;-
biare Vacqua ai girini •* ai 
pesci; lunerii: Aldo ecc. Se
condo gruppo: innaffuire i 
fiorx; Ixixxcd'x: Maarizio ecc. 

Terzo gruppo: bollettino 
xneteorologlco; luxiedi: Pie-
tro ecc. 

Il nomc del gruppo ver-
r& dato ixx un secondo tem
po. La scelta non puo es
sere falta a fredclo, altri-
xnenti non sigxxifxca nulla 
di piu di: primo, secondo, 
terzo, che tra l'altro sono 
molto pralici e mcxio im-
pegnativi. 

Reazioni 
e contrast! 

Non si deve pensare che 
tntta questa attivita. si 
svolgc in xxxx clixna pacifico 
e screno. Guai se cost fos
se. Sorgono per ogni cosa 
contrasti, axxtagonisxxii, che 
si manifestano con rea
zioni piii o mexxo chias-
sose e spesso violexxte; con 
presc di poslzione decisc 
e caparbie che solo il mio 
ixxlcrvento riesce a risolx'e-
rc. Superata cosi questa fa
se strettamentc organizza
tiva, almeno cosi appare, 
xxxentre e Vclcmento base 
per lo svilxippo di tulta 
uxxa bexi precisa inxposta-
zioxxc cducativa, si da ini-
zio a qxielln parte program-
xnatica che verte soprattut
to sxilla ripresa che deve 
riportarci a qxiello studia-
to tre mesi fa e quixxdi len-
taxxiente ricomixxciare I'al-
lexxamento alio studio. Scri
vo sxilla lavagna. Piano set-
timanale: tre gare di let-
tura; due gare di calcolo 
orale sulle qxiattro opera-
zioni; comporrc e risolxw-
re tux problema; una sche-
da sulle vacaxxze trascorse; 
xixxa lettcra agli amici di 
Certaldo; un disegno a pia-
cere sulle cose osservate o 
fultc durante le vaca.ize; 
prepararc le schede per
sonal! e i tre cartelloni 
dei gruppi; una corsa a 
stafjetta c xixxa breve 
partita di palla a volo. 
Qualcuno dice: « Hasta c 
troppo*; allri propongono 
un ulteriore allarquxxxento 

del piano, ma la maggio-
runza e soddisfatta per cui 
chiudiaxno. Quindi tutti 
scrivono sui quaderni per 
ricordare I'impegxxo preso, 
c subito si incaricano i piit 
volontcrosi c i piii eapcci 
a fare il cartcllone cha x ie-
xie appeso sulla paretc che 
sta loro di fronte. Nei gior-
ni che seguono alterniamo 
alio studio propi'lamcnte 
detto (la sche.da, la lettu-
ra, i problcmi) il lavoro 
organizzatiiio. 

Il secondo giomo si pre-
parano infalti tutte le sche
de personali, ove ognuno 
seriDcrd i uoti ripor'ati in 
fime l e attivita: il terzo si 
preparaxxo i vasctti per lu 
semina dei fiori; il quarto 
i cartelloni dci gruppi ove 
t?errri scritto il piuiteopio 
riportato in ogni gara dai 
rispcttivi grxippi; il quinto 
I cartelloni per la collczio-
nc degli insctti c delle 
foglie. 

Per tutta la settimana 
il mio coxnpito principale 
e duxique, non solo quello 
di fare rispcttare gli im-
pegni presi, giacche qual
cuno cerca di evttdere con 
proposte divcrsive, via di 
coordinare ixi modo che 
ognuno vossa lavorare sexx-
za essere disturbato dj chi 
ha tcrmixxato prima. Infat-
ti, vxan mano che uno fi-
visce viene da me e assic
mc decidiamo la sua cccu-
pazionc che pud essere di 
aiuto ad un altro, oppxirc 
il completamento di qual
cosa lasciata In sospeso. 
Ogni cosa infattl c stata 
ordinata sin dall'inizio; la 
mancanza di tale prcpara-
zioxxc porterebbe alln con-
fttsione c quindi alia per-
dita di tempo. 

Alia fine della seltima-
na si fa il bilancio depo 
un accurato controllo, e so
no gli alxxnni che soddisfat-
ti d'xeono: < 71 piano setti-
vxaxxale c stato portato a 
tcrmixxe, prepariamo quel
lo mcnsxle >. 

Albino Bernardini 

Insegnanti 
* • 

agilaiione 
A tre mesi dalTaccordo ancora 
non sono stati risolti i fonda
mentale problemi della categoria 

Quando ai priml dl marzo 
di quest'anno Ton. Fanfani si 
preientd al Parlnmento ad 
esporre 11 suo programma di 
governo un certo interesse 
solJevo la sua risoluzione ad 
nftrontnre U problema degli 
Insegnanti. promettendo tra 
le altre cose jjll stati giuri-
dlcl degli insegnanti. che in
vece. e ormai quasi econtato. 
saranno demandati ad una 
nuova legislauira. Nonostan-
te tutti gli lmpegnl. 1 proble
mi rimangono tutti aperti: 
anche quelli del trattamento 
economico. 

Le denunce fatte sul fe-
nomeno della fuga dalla 
scuola dei docenti piii pre-
paratl, dei coneorsi nelle 
ecuole medle andatl desert!. 
delle migliaia di studenti 
che lnsegnano al posto del 
professori. deU'affannosa ri
cerca da parte deHli Inse
gnanti di una qualsiasi secon-
da occupazione capace di in-
tegrare il bilancio familiare. 
avevano scosso. durante i 
mesi deH'ultima lunga agi-
tazione. gran parte della 
stnmpa e dell'opinione pub
blica che si mostr& larga-
mente e pienamente solidale. 
La grave vertenza, che ave-
va assunto aspettl persino 
drammatici. a causa della 
tattica dilatoria dei governo. 
si era chiusa col proclamato 
accordo del giugno scorso fra 
governo e sindacati. Le fa-
miglie. spaventate dalla mi-
naccia di un'astensione dagli 
scrutini e dagli esami. tira-
rono un sospiro di solHevo. 
Ma che diranno oggi nell'ap-
prendere dai giornali che 1 
sindacati della scuola minac-
ciano ancora una volta lo 
sciopero'.' Si tratta forse del
la richiesta di nuovi au-
menti? 

I recentl comunicatl del-
I'lntesa interstndacale della 
scuola e quello del Sinascel-
Cisl chiariscono 1 termini 
della nuova vertenza. II fat
to 6 che. a tre mesi dall'ac-
cordo ragglunto. non 6 an
cora stato varato il provve
dimento legislative relativo 

risposte ai lettori 
Il rischio 

del supplente 
Cara Vnita. 

sono un'inse^n.nnte elomentare 
fuori riiolo. Durante I'anno 
scolastico 1901-02 ho inse-
gnato, in qualita di sup
plente e per oltro seue 
nie.^i. in una seconda clas
se elementary. 

Come certamente sapmi lo 
lezioni sono terminate il ijior-
no li» "iuano. Io. poiche avo-
vo una clas?o d>?.ime, ho im-
partito lezioni tino al giorno 
2'2 compre?o Per uli esami 
(23 o 25 t;:usno) f> rientrata 
Tinse^nante titolare. In un 
primo momento 1<* autorith 
scola^tiche mi hanno comn-
nicato di aver diritto alio 
stipendio anche per i mesi 
e^tivi. poi un'altra comunica-
7ione smentiva la precedente. 
In elletti io sono stata pa^ata 
solnmcnte sino a! 18 sitKno. 

Cono-co un in5eanante che 
ha supplito in una - prima -
s:no al lr» siimno compreso 
ed ha peroepito tntto lo sti
pendio di aiu^no e quello di 
lugho 

Come vedi, pur avendo fatto 
una settimana di lavoro meno 
di mo ha dei sensibili v.in-
x.i^^i rispctto alia sottoscritta. 
Come -j spieaa? 

Le autorith s^o'.astiche :m-
stificano la cosa col motivo 
che :1 co'.'.o^a aveva una classe 
- non - d>-ame 

Li rii=pn.ita a me non sembra 
lojica. percio de^idero cono-
scere i\ tuo parere. 

Secondo me. se co«l fosse, 
sarebbe stato compilato un 
resolamento basato sul caso 
c non sulia lo,;ica c suila g.u-
Stiz:.i. 

Da quanto ho sentuo in 
ciro. sull'argomento. diversi 
colleshj non hanno le idee 
ch'.are. perci6 una risposta 
sul ttiornale potrebbe giovare 
a molti. 

Nella eventualita di aver ra-
g.one. cosa dovrei fare? 

Grazie e saluti 
IOZZI GIULIA n. FLESCA 

Rione Schinrone 31 
{R. Calabria) 

sec il titolare assentc. ha <M-
ritto alia rctribxizionc fino 
alia fine dcWanno scolastico 
(30 settcmbrc) purche. aven
do iniziato ad insennarc pri
ma del I febbraio, partccipi 
allc opcrazioni di scrutinio e 
<li csamc: sc il maestro tito-
hirc ritarna in servizio pri
ma ilcll'inizio della sessione 
estiva, la retribuzione spct-
tn per il solo servizio prc-
stato. 

L'inscqnantc supplente in 
una prima invece. che ha pnr-
tccipato, in giugno. alle opc
razioni di scrutinio ma non 
alia sessione di esami perche 
la sua classe non li doveva 
sostenerc, ha diritto alia re
tribuzione dei mesi estivi ed 
anche a QTicIla di settcmbrc 
purche abbia parfecipafo opli 
csnmi di riparazionc e non sia 
rientrato per Quella data il 
titolare. 

Questo e il rischio del sup
plente. un rischio che si ac-
compaana spesso a notevoli 
dtsparxta come nel prescnte 
ccso. £' ot/indi necessaria 
una rcrisione <lclln discipli
ne! oinridira in materia, che 
risalc al decreto legislative 
3-9-1947 n. W02. cioe a IS an
ni fa. 

Le scuole 
speciali 

gna del *tirar via*, non for-
nuscono all' insegnante gli 
strumenti per svolgere ade-
guatamente il proprio com-
pito. 

Inoltrp non esiste nelle 
scuole special} quella varie-
ta di sussidi didattici e di 
ambienti per le attivita inte
grative (laboratori. bibliote-
che, sale, giardini) necessari 
per un insegnamento concre-
tizzato che permetta un mi-
glior adattamento alia vita 
sociale. Cosicche anche l'in-
segnante animato da entusia-
smo e buona volonta non 
pud far altro che "arrangiar-
si" come puo. spesso anche 
affrontando personalitiente (e 
con non lieve sacrificlo. con-
$:derandone r:npiifficiente, 
avvilente trattamento econo
mico) spese indiopensabili per 
I'attivita 6coladtica 

Perche 1* r-'*nild non aflron-
ta questo problema di cosi 
er.orme jmportanza umana e 
sociale? 

M. R. - Roma 

spe-souole clementari 
(per bamb.ni subnor-
m.nor&t. fis.ci. pol.o-

al'.a 

PurTroppo non e'e nulla da 
fare: I'lnseaiianfc supplente. 

I chc no/i ricece I'incariro dal 
Vrovvcditorato, ma sostltui-

Lo 
c d i 
ni.di. 
m clitxi. predwpost: 
*.bc> eono In Italia po-
chissimc. del tutto instifflcicn-
t: alle necessita. ^e si cons.-
dcra che c.roa il 25'i degli 
alunni avrebbe bisogno di 
un mscgnamento speciale :n-
d.v:duaI.zzato. 

tl difetto non e soltanto 
qu.mtitaVlvo: anche la quali
ta dell'insegnamento impar-
tito non e all'altezza di cosi 
delieato compito. 

E* in primo luogo inade-
gn.tta (non certo per loro 
colpa) la prep.irazione dei 
docenti. Per :nsvgnare in tab 
scuole e necessaro un di
ploma di specializzazione del 
Minlctero della P. I.: tali cor-
s:. troppo limitati nel tempo 
e nelle materie di studio c 
svolti quasi sempre aU'inie-

II problema dclle scuole 
spccicli e jra i piii trascura-
ti nel campo dell'isiruzwne 
pubblica, c pure va affron-
taio da uno stato che vuole 
essere democratico, per cui 
non pud ccno essere abban-
donato all'iniciaftra private. 
.VcIIa scuola elemcntarc sta-
tele di Roma per subnorma
ls (che mtfrcssa solo un set-
tore dclle scuole speciali). 
di fronte allc 4.000 e pru do-
mande sono disponibdi po-
che ccntinaia di vosti. 

In Parlamento giacewno 
cicuni disecni di legge: ma 
questi da un laio appaiono 
insufficicnti per quanto ri-
pucrda cosi I'mi^tatira dello 
Stato. come il nuolioramcnfo 
economico degli insepnenti 
speciahzzati. c daU'altro at-
tendono da tempo di essere 
diicussi cd emendati. 

Quanto alia richiesta (-
spressa alia tine della leftera, 
inriMiimo chi c interessato 
pnrttcolarmente al problema, 
come M. R. di Roma, a m-
rinrr un scrrizio document*-
to al nostro awrnnlc. La pa-
g.na della scuola non puo 
che essere a pert a per questo 
delieato problema dcU'lstru-
zione pubblica. 

aU'indennita di studio per il 
secondo semestre dell anno 
in eorso e non e ancora stato 
presentato il disoKno di Ifg-
ge nguardante la soluzione 
definitiva del problema con 
decorrenza dal 1. gennaio 
1DU3. Di qui la proelamazio-
ne dello - stato di agitazio-
ne» delle categoric e il pre-
annuncio di ~ una decisa 
azione sindacale entro il me-
se di novembre -. 

Per chiarlre meglio la que
stione, sara bene riassumere 
un po' la storia. Come si ri-
corden'i. I'agitazione scoppi6 
nell*autunno UKil in seguito 
al rifluto governativo di 
estendere al maestri e ai pro
fessori quell'assegno Integra
tive temporaneo — nella 
stessa misura (70 lire per 
punto dei nuovi coeflicienti) 
c con la stessa decorrenza 
' 1 . gennaio 10B2) — ehe era 
stato Ria eoncesso agli altrl 
impiegati dello Stato Dopo 
una lotta dura (ben died 
giornate di sciopero com-
plessive!) ed una serie este-
nuante di trattative. si giun-
se ad un accordo In seguito 
al noto intervento degli Uf-
ficl scuola della DC e del 
PSI. che fu da noi critieato 
per il modo com'era avve-
nuto ed era stato accettato 
dai sei sindacati dell'Intesa. 
Fu una conctustone infelice 
e insieme una prova di de-
bolezza e di smarrimento dei 
dirigenti sindacali, in con-
trasto con la forza e la de
cisione dimostrate dalla ba
se nell'azione. I punti del-
l'accordo non furono giudi-
cati per nulla soddisfacenti 
dagli insegnanti. e perche 
troppo lontani dalle posizio-
ni Iniziali e perche per molti 
aspetti oscuri e contraddit-
tori. Lo stesso assegno inte
grative si era trasformato. 
caminin facendo, in inden-
nita di studio, per volontft 
del Governo. che col cam-
biamento della denominazio-
ne aveva potuto operare un 
bel taglio all'assegno gia eon
cesso agli statali. Ancora una 
volta, cioe. era stato dato 
un colpo alia scuola. con una 
nuova sperequazione che al-
terava a danno della catego
ria direttiva e docente I rap-
porti retributivi esistenti. in 
violazione dello spirito e 
della lettera dell'art. 7 della 
legge delega e degli ordini 
del giorno ad essa congiunti, 
a suo tempo approvati una-
nimemente dal Parlamento. 

Un'altra delusione venne 
al momento della riscossione 
dell'una tantum per il pri
mo semestre 1962, poiche la 
cifra fu ancora inferiore a 
quella comunicata agli inse
gnanti dai sindacati e dalla 
stampa. Per questo periodo 
l'aumento risulto addirittu-
ra una beffa (meno di un 
terzo dell'impostazione ini-
ziale. cioe della cifra data 
agli altri statali). senza con-
tare che il governo decise 
arbitrariamente di trattcne-
re pure le giornate di scio
pero. comprensive non solo 
della voce stipendio ma di 
tutte le competen7e aeces-
sorie. 

Di fronte aila situazlone 
che oggi e tornata ad essere 
esplosiva — per i mntivi det-
ti nei c'.tati comunicati sin-
dicali di ques'.i giorni — il 
governo si trineera dietro 
quella specie di giustiflcn-
zione - tecnica -. secondo la 
quale, non essendo ancora 
stat.t approvata la famosa 
impo-.'.a cedo'.are. manche-
rebbero i .~o!':ti fondi. 

II prob'.ema non e tecnico, 
ma politico" asU': impegni ai-
sunti. che na?eono dalle *f\-
senze ob:ettive di sviluppo 
della societa italiana — cui 
deve corr.spondere un'ade-
guata trasfonnazione della 
scuola — nan seguono i fatti 
coneret: capaci d: operare. 
nel quadro della politica ge
nerale. una svolta precisa a 
favore della scuola statale e. 
di conseguenza. del <:t:o per-
sonale. In s.ntes:. anche que
sto governo non sembra ei-
ser''* mo'.to dissimile da: pre-
cedenti. Una buona scuola 
presuppone dei buor.i inse-
gnant: e quest; non si tro-
vano o.sgi. se non si assicu-
rano dei buoni stipendi. I'n 
insegrinnte. fiU'im^io delln 
rarrierc. e non dopo che ^ 
cirico d'nnr.i e di fam.glia. 
dovrebbe guadagnare alme
no 100 000 lire al mese. Al-
tr.ment:. se stiovane di va-
lore, cerca altre s t r ide e le 
trova og^i, spec.almente nel-
I'impiego privato Quella del 
trattamento economico e 
quindi una condizione preli-
minare ad ogni riforma della 
scuola. delle sue strutture, 
dei mol ordinamenti, dei 
suoi contenmi ideali. 

Renato Borelli 


