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la scuola 
II fallimento delle trattat lve per I'unifi-

cazione slndacale impone la ricerca di nuo-
ve vie per avviare a soluzione I'annoso pro-
blema. La palese dimostrazione che sul 
piano del contatti di vertice non si pud con-
segulre alcun risultato positivo, riconferma 
la validita della impostazione con cui la 
« Mozione 4 » ha affrontato la queatlone nel 
precedente congresso. 

Solo una Costituente sindacale, nata da 
un movimento di base, pud spezzare le re-
sisetnze che si annidano in ogni organizza-
zione costituita. In vista di questo fine, che 
appare purtroppo ancora lontano, 6 da salu-
tare con favore la Federazione della Scuola 

Mentre le grand! Confederazioni che rag-
gruppano lavoratori di tutti i settori si con-
Eoliclano e cercano forme di collaborazione 
sempre piQ direttamente aperta, appare in-
dispensabile, per superare ogni residuo cor-
porativismo, I'obiettivo di un permanente 
collegamento del sindacati unit) della scuola 
con tutte le grandi Confederazioni 

La situazione della scuola. pur permanen-
do il e»o stato di crisi, si e profondamente 
modiflcata negli ultimi anni attraverso un 
processo del tutto spontanco e incontrollato. 
Ne direz'ono politica di governi. ne inizia-
tiva den ocratica di sindacati hanno saputo 
prevederc e provvedere. 

Indiehiamo alcimi aspetti di questo pro
cessor 

1) La vecchla scuola di pochi si e trasfor-
mata in una scuola di moltitudini per il irn-
turale afTlusso dei giovani; 2) 7/ settore del-
Vis'.ruzione tecnico-professionalc, u piu 
moderno e ormai il piu numeroso. si e 
cnormemente dilatato: 3) L'esiaenza di rin-
novamento dei contenuti e dci nietodi di 
inscgnamento, e di tutta la vita quotidiana 
delta scuola. e divenuta mille volte put ur-
gente: 4) Infine. dull'antica sovrabbondanza 
si c passati all'odierna scarsezza di docenti 
(dni circa 100 000 docenti disoccupati di ieri. 
ai concors: deserti di oggi). 

La scuola. insomnia, si e modiflcata. ma 
non si e rinnovata. E i sindacati. tutti chiusi 
in u n aesurdo corporativismo — nella illn— 
sione. c:oe. di poter difendere il corpo dei 
docenti senza difendere la scuola — sono 
siatj a guardare. 

Per questo diciamo che occorre una svolta 
deci^a in tutta Vimpostazione dell'att'wita 
sindacale. 

G\[ anni immediatamente futuri impor-
ranno una radicale ristrutturazione della 
ecuola 6tatale e un suo maggior peso nella 
vita culturale e produttiva del Paese: e ne-
cessario non soltanto tener conto di questa 
prospettiva. ma inserirvisi attivamente. con 
una dinamica chiara e Concorde Invitiamo, 
pertanto. « colleghi a esprimere con noi una 
volonta chp eancisca la fine del vecchio 6in-
dacalismo ecolastico. occasionale e settorial-
mente rivendicativo. e imponga un disegno 
piu ampio e «programmato». che possiamo 
cosl sintt'tizzare: 

1) Strenua difesa della scuola di stato e 
proprammczione del suo sviluppo. adeguato 
alls esigenze economichp e eociali. e decisa 
opposizioiip a ogni forma di sovvenzione alle 
ecuole private. 

2) Liberta d'insegnamento. garantita da 
Uno stato giuridico c n e rivaluti la funzione 
docente. 

3) Sviluppo di tutte le forme di demo-
crazia nella scuola. fondate sui principi del-
1'autogovemo a tutti i livelli. della collegia-
l i t i , della autonomia nei riguardi dell'am-
mmistrazione. 

4) Azione sindacale detnocratica, aufono-
«ia dal governo e dai partiti, che pereegua 
1'imlta dei eindacati della scuola e la colla
borazione con tutte le Confederazioni dei 
lavoratori. 

. Valutazione del triennio . 
La valutazione del triennio trascorso non 

pub non esprimere — al di la di un apprez-
zamento per i parziali rieultati raggiunti sul 
piano delie retribuzioni — un giudizio de-
cisamente negative. 

E' stata anzitutto sbagliata l'impostazione 
_ etessa dell'azione sindacale. rifitretta ad una 

tardiva rmcorea per ottenere quanto con-
cesso agli altri statali. senza che niai • si 
ti5Ci£ge dai vecchi echemi e si avanzasee 
I'obiettivo fondamentale di una nuova con-
dizione docente per una nuova scuola. 

La steeea ristretta azione di queeti anni 
e stata condotta ai vertici in modo debole 
e contraddittorio. provocando epesso un pe-
xicoloso distacco tra i dirigenti e la base. 
Mentre questa ha dimostrato uno spirito 

-iinitario di lotta. i dirigenti della corrente 
di maggioranza (n 1) del SNSM si eono 
lasciati troppo spesso condizionare da fii-
tuazioni esterne, rinunciando a una funzio
ne di guida e di 6timolo. Se questa corrente 
non e mai caduta nelle plateali manifesta-
zioni alterne. ora di estremismo. ora di 
eervilismo. dei dirigenti di altri sindacati 
«apolitici» (pronti troppo spesso a ringra-
ziare il *<signor ministro- e a menar vanto 
dei risultati raggiuntj dalla iniziativa altrui 
o da;la lotta comune). tuttavia. almeno in 
due occasioni decisive essa ha clamorosa-
mente rivelato i suoi gravi limiti: nel giu-
gno 1961, non aderendo alia manifestazione 
unitaria contro il finanziamento della scuola 
privata. e nel gennato 1962. abbandonando 
tinilateraimente la lotta. a eciopero gia pro-
clamato dall'Intesa. Tutfe due le volte la 
nostra corrente (N. 4) ha preso l'iniziativa 
in modo autonomo e responsabile; nel ee-

, condo caso ha 6alvato l'unita d'azione della 
categona, sfidando ?a maggioranza ad una 
ecelta deci6iva per 1'avvenire dello 6te6so 
eindacato. 

La corrente di maggioranza ha inoltre 
dimostrato i suoi gravi limiti: a) nello scarso 
jmpegno. ri6tretto ad un'azione di vertice. 
per un nuovo stato giuridico: b) nella tra-

" scuratezza verso il problems dei non di 
ruolo. che ei fa sempre piu drammatico e 

urgente. a cui fa riscontro la prevalente 
fendenza a favorire le categorie piu elevate: 
c) nei medo poco convincente con cui sono 
6tate condotte le trattative per l'unita sin
dacale. 

Dalle critiche di for.do al vecchio tipo di 
sindacalismo. del tutto anacronistico. che ha ' 
caratterizzato il trascorso triennio. ecaturi-
econo nuovi obieftipi di Ictta per un sinda
calismo di tipo nuovo. 

Programme! per il biennio 
1963 - 1965 Stato giuridico 

Il problema dello stato giuridico non 6 
coltanto quello della collocazione deU'inse-
gnante nella scuola. ma anche e soprattutto 
quello della su a collocazione. con la 6CU0la, 
sella societa. 

Non solo per la tradizione burocratlca « 
gerarchica. ma anche per U nuovo processo 
di subordinazione della scuola agli interessi 
dei gruppi eg5monici della vita nazionale 
(monopoli. centrali conservatrici del cleri-
calismo). il docente viene sempre piu ab-
bassato a strumento ed esecutore. anziche 
esser riconosciuto come protagonista auto
nomo dell'attivita educativa - Si vuole che 
l'insegnanto insegni fecondo gli indirizzi 
uff-ciali. dettatigli dall'esterno. anziche 6e-
condo la 6ua cultura e la sua coscienza. 

Opporej a questo stato di cose (dovere 
finora igrorato dai sindacati) vuol dire di
fendere la liberta d'insegnamento. la coesi-" 
6tenza nella scuola di diverse opinioni nel 
comune rispetto della Costituzione. vuol 
dire, insomnia, difendere il principio della 
• Iaicita » di una scuola che e e deve essere 
deilo 6iatc. nia non del govemo. 

I vecchi d!segni di stato giund:c0 presen-
tati dal govemo (e destinati a caderp. come 
altri precedenti. con 10 eeadere della legi-
6latura) r.on presentano p:u alcun fhtereeee: • 
ne vero interesse presentano ormai gli em^n-
damenti elaborati in comune nella sede sin-
flscale. perche legati. nonostante la sorleta 
di molte loro proposte. alia vecchia Impo
stazione. 

Contro la sitnazione odlerna no! propo-
tifamo: a) un'amministrazione che " ammi-
•nietri « non governi». con p!ena pubblicita 
dci «noi atti e chiari limit! alia sua discre-

Verso il congresso del Sindacato scuola media 

Un sindacalismo nuovo 
per una scuola nuova 

zionalit^; b) la iiidifferenziata qualiflca di 
pereonale docente. pur nella divereita dei 
compiti epeciflci, per presidi e professori; 
c) il ruolo unico per tutti i docenti della 
scuola secundaria: d) il riconoscimento della 
piena reriponsabilita degli organismi colle-
giali a tutt. i livelli (dai consigli dei pro
fessori al Consiglio superiore): e) il prin
cipio della liberta d'insegnamento e la sua 
tutela ne' confront! dell'amministrazione. 
con 1'abolizione delle note informative e 
la liena possibilitii di difesa contro i prov-
vedimenti amministrativi 

Nella prospettiva di una scuola rinnovata. 
anche 1'impegno professionale dell'insegnan-
te deve compiere un salto qualitativo. Con
tro la concezione dell'insegnante «a mezzo 
servizio», spinto a una seconda profe&sione 
o all'umiliante ruolo del ripetitore privato. 
dobbinmo raggiungere un a condizione re-
tributiva e giuridica che eottragga del tutto 
1'insegnante al bisogno di altre attiviti e alle 
pressioni di ogni tipo. Una condizione che 
dia o;ono rieonoscimento alia funzione do
cente. la quale si esplica non soltanto nelle 
or0 di lezione (che non potranno comunque 
eccedore i limiti attuali). ma anche nello 
studio e nel miglioramento personale. nelle 
attivtta arsociative ed educative ins;emp con 
gli nlunni e 'e famiglie. nel lavoro in co
mune coi colleghi. 

In questo senso noi affermianio la neces
sity di HUH piena retribuzlonp che permetta 
una piena attivita didattica. Cio e premessa 
indispensabile per il rinnovamento della 
6cuola adeguato al posto che essa occupa 
nella societa moderna. 

Reclutamento 
Una prova clamorosa — ee occorregse ~ 

degli etfetti diretti della trasformazione eco-
lastica sul corpo docente. e offerta dalla 
carenza gia in atto di insegnanti qualificati, 
particolarmente nella scuola media. Secon-
do dati ufficiali. risulta che nell'anno 1961-62 
hanno insegnato come supplenti annual: 
(prejjeindendo dai supplenti a tempo) nelle 
scuole medie e di avviamento in cattedre 
per cui sarebbe richiesta laurea e abilita-
zione ben 14.000 non laureati.. spesso sem-
plici diplomati secondari. 

Nell'anno in corso, con nuove 6000 classi 
nella media, la situazione. malgrado l'uti-
lizzazione di maestri laureati. e eensibilmen. 
te aggravata. Contemporaneamente i con-
corsi. anche nelle materip letterarie. ten-
dono ad andare deserti. Cio e la conseguen-
za della mancanza di una adeguata politica 
universitaria (5000 , laureati didattici annui 
di fronte a una richiesta, annua di 12.000 
professori), deUa ritardata 'ftpplicazione del
la legge 831. e del sistema laurea-abilitazio-
ne-concorso e. percid, della piaga dei n.d.r. 

Nei prossimi anni e prevista un'espansione • 
ancora maggiore delle classi di scuola me- i 
dia e, con lieve-ritardo nia non inferiore 
espansione. delle scuole secondarie. specie 
istituti tecnici e professional^ Come unita 
insegnanti saranno necessari complessiva-
mente non meno di nuovi 220.000 professori. 
Se non si vuole ch e la categoria perda la 
sua qualificazione e che sia compromessa 
la rivalutazione della funzione docente. e 
urgente adottare subito alcuni prowedimenti 
di emergenza riformando radicalmente l'at-
tuale sistema dell'abilitazione e dej conconsi: 

a) immissione nei ruoli, attraverso spe-
cifiche graduatorie, di tutti gli abilitati; 

b) core: abilitanti gratuiti per laureati e, 
subito dopo. concorso riservato (sopprime-
re l'attuale forma di abilitazione); 

c) borse di studio particolari per gli 6tu-
denti universitari che intendono dedicarsi 
all'insegnamento secondario. i quali dovran-
no seguire particolari piani di 6tudio al-
l'interno delle Facolta statali; 

d) istituzione di corei statali di forma-
zione didattica e tirocinio effettivo dopo la 
laurea o dopo il diploma non solo gratuiti 
ma retribuiti con prestipendio, con valore 
abilitante (differenziato fra scuola media 
inferiore e superiore). Al termine del corso, 
prova per l'ammissione in r.o.. tendente so
prattutto ad accertare la capacita didattica. 
Il penodo del core0 dovra poi essere valu-
tato come carriera. e sostituire di fatto l'at
tuale straordinariato. 

Soltanto cosl. abolendo l'attuale concorso 
e aumentando contemporaneamente gli in-
centivi specie iniziali, sia economici che 
giuridici della professione didattica. sara 
possibile invogliare i giovani a rispondere 
al grande fabbisognn di professori secondari 
con personate qualificato, e soltanto creando 
un collegamento brev e e diretto fra studi 
e carriera. si potra finalmente eliminare la 
piaga del 6ervizio n.d.r.. deprimente Per la 
categoria e per la 6CUola. 

Carriera 
Nella prospettiva della piena retribuzione 

- piena attivita didattica, proponiamo I'uni-
ficazione dei ruoli attraverso 1'inserimento 
di tutti i professori laureati nel ruolo A e 
di tutti i professori diplomati nel ruolo B. 
La differenziazione aU'inferno di ciascun 
ruolo. fra professori di scuole niedie supe-
riori e di scuole medie inferiori. 6ara affi-
data unicamente ad una indennita extra-
tabellare. 

La carriera dovra 6vilupparsi nella du-
rata di 15 anni e articolarsi in tre soli coef
ficients. il secondo dei quali segnera un 
aumento sostanziale rispetto al primo. 

Le m:ture degli stipendi iniziali. rappor-
tate al valore atfuale della moneta e com-
prens-.ve della indennita extratabellare. non 
dovrebbero essere inferiori alle seguenti: 

Ruolo A (laureati) -
Scuole Medie Superior! = L. 230.000 (in

dennita extratabellare = 60.000). 
Scuole Medie inferiori = L 200.000 (in

dennita extratabellare = 30.000). 

Ruolo B (diplomati) 
Scuole Medie Supenori = L 170 000 (in-

denn:ta extratabellare = 40.000). 
Scuole Medie Inferiori = L 150.000 (in

dennita extratabellare = 20.000). 
Fermi restando gli attuali scatti biennali 

dej 2.5 per cento sullo 6tipendio percepito, 
dovranno essere adottati particolari incenti-
vi economici per invogliare gli insegnanti 
a dislmguerei nel campo degli studi e delle 
attivita didattiche. (Scatti anticipatL anno 
6abatico. viaggi all'estero. ecc) . 

Rieonoscimento agli effetti della carriera 
del servizio f. ruolo prestato dopo il conse-
guimento della abilitazione. -ed agli effetti 
economici (scatti biennali) di tutti gli anni 
pre-ruolo 

Concesoione di una 14.ma mensilita. 

Orario d'obbligo 
• L e ore di insegnamento oltre le I 8 selti-
manali dovranno essere retribuite come la
voro straordinario. nella misura di 1'9 dello 
stipendio (revisione della legge Baldini ' 
1617). 

Scuola Media 
Provved ;menti straordinarl per cocscntire 

il passaggio dei profeesori di letters attual-

mente nei ruolj della scuola media, nelle 
scuole medie supenori. 

Legge 837 
Impegno a rendere rapidamente operanti 

gli articoh 20. 21 attraverso un considere-
vole aumento dellp cattedre a dispoeizione 
0 con eventual modifiche nel senso di eli
minare le prove-colloqulo. 

Presidi 
Umficaz'one delle carriere dei preoidi di 

1 P II c&tegona; differenziazione della in
dennita di direzione nella misura del 50%-
analogamente con quanto richiesto per i 
professori. 

Indennita di direzione per i presidi in-
caricati. pari a quella concessa ai presidi 
di ruoto. , . 

Graduatorie provincial; per gli mcanchi 
di pr«idenze. 
Professori di lingue 

Istituzione di cattedre nei Ginnasi, Istituti 
Magistral!. Istituti Tecnici Industrial! e per 
Geometri. e limitatamente alia prima lin
gua negii Istituti Tecnici Commerciali e 
Mercantile Le cattedre di cui sopra. appena . 
costit'i'te. dovranno essere riservate per un 
quarto alie graduatorie previste dalla legge 
831. a norma dell'art 16 della legge stessa 

Reoerimento di un numero di - cattedre 
suffiJienti ad esaurire per l'anno scolastico 
1963-64 le graduatorie degli insegnanti di 
lingue previste dalla legge 831, e particolare 
rieonoscimento di tutti gli anni di servizio 
pre-ruolo ai flni economici e della carriera. 

In atteea del riordinamento della scuola 
media superiore. proseguimento delle lingue 
fino ail'ultimo anno del corso in ogni scuola 
di secondo grado. 

Insegnanti di istituti professio
nal! e scuole tecniche . 

SoIl'V.ta definizione giuridica degli Isti
tuti Professionali e relativa istituzione di 
cattedre per tutte le materie. 

Assunzione degli insegnanti incaricati at
traverso graduatorie provinciali. 

Spec:nle rieonoscimento del servizio pre-
stato negli Istituti Professionali ai fini dei 
concorsi a cattedre corrispondenti. 

Rapida trasformazione delle rimanenti 
Scuole Tecniche in Istituti Professionali. -

Immediata equiparazione economica degli 
insegnanti di Scuole Tecniche agli insegnan
ti di Istituti Professionali. 

Professori di disegno 
. Attuazione del progetto' dell'ANID per la 

creazione di un Istituto Superiore di livello 
universitario. , - ^ 

Professori di educazione fisica 
Revisione dell'ordinamento di tutta la 

materia della educazione fisica per ottenere 
una eftV.tiva parificazione con le altre ma
terie. 

Ordinamento degli Istituti Superiori di 
Educazione Fisica in quattro anni. 

Democratizzazione delle iniziative del- -
l'lspettorato Centrale per 1'Educazione Fi
sica del M.P.I. 

Adeguata indennita per l'aesistenza pre-
stata nelle attivita sportive «1 di fuori del-
l'orario di obbligo. 

/. T. P. 
Equiparazione giuridica degli ITP forniti 

di titolo di studio di scuola media superiore 
con i professori diplomati. 

Riduzione dell'orario di obbligo a 18 ore 
settimanali. 

L'lTP e responsabile delle attrezzature e 
degli impianti a sussldio dell'insegnamento: 
ta l e compito non puo essere tuttavia confi-
gurato m un orario di obbligo. 

Corsi di aggiornamento presso univensita 
e Industrie specializzate. L a frequenza com-
porta scatt: anticipati di stipendio. 

Graduatorie provinciali per l'assunzione di 
ITP non di ruolo. 

Istituzione di ruoli special! transitori ad 
esaurimentc per gli ITP attualmente in ser
vizio da almeno tre anni e sprowisti del 
titolo di studio richiesto. 

Rieonoscimento agli effetti della carriera 
della meti' del servizio prestato in qualita 
di 6 o.c d: ruolo 

Soft oca pi ofticina 
Inquadramento nella categoria degli aiu-

tanti tecnici con tutti i beneflci di camera 
(coeff. mlziale 180; dopo dieci anni di ser
vizio 2 7 1 : dopo venti anni 325). 
• Conoessione assegno integrativo e assegno 

•] graduabile. 

Periti industriali 
Esame di abilitazione per l'insegnamento 

«delle materie tecniche negli Istituti profes
sionali. 

Pensionati 
•• Automatica perequazione al coefficienti 

; ' del personale in servizio. 

Regione Trentino-Alto Adige 
La corrente 4 richiama l'attenzione del 

s Sindacato sul fatto che la Commissione di 
studio sul problema dell'Alto Adige. che ha 

• facolta di proporre al governo modifiche 
• -alio Statute d'autonomia vigente nella Re-
• glone Trentino-Alto' Adige. sta per conclu-

' .dere i suoi lavori: necessita quindi che il 
'Sindacato esamini tempestivamente le even

tual! proposte di modifiche rlguardanti le 
competenze legislative e amministrative in 
materia scolastica. onde decidere. se neees-
sario, un'azione che sia conseguente alia 
volonta piu volte espressa dai Sindacati pro
vinciali di Bolzano e di Trento e fatta pro-

: pria - dal Sindacato in eede nazionale. 

Personale amministrativo 
1) Pasenggio nei ruoli ordinari di tutto 

. il personafe ancora inquadrato nei ruoli 
aggiunti - -

2) Sollecita approvazione della legge re
lativa agh organici ed alle carriere. 

- 3) Completa applicazione della legge 1607 
c e. particolarmente. dell'art. 7 (cioe il rieo

noscimento per intero del servizio prestato 
' con funzioni di 6egretario anteriormente al 

1. gennaio 1948). 
4) Applicazione piii favorevole dell'arti-

colo 4 della legge 1606 (collocamento nel 
ruolo aggiunto s della carriera di concetto 
del personale gia inquadrato nel ruolo ag-

" giunto della carriera esecutiva), nonche 
dell'arti. 6 della 6tessa legge (bando di con-

- corso con rieerva_di posti a favore del per-
'sonale gia in servizio. prestato anterior-
- mente all'Inquadramento. nella carriera di 
v concetto). 

5) .Inquadramento di coloro che, in pos-
6ee60 di titolo di stvfdio inferiore (licenza 

;di '1° "gfajaoJ^j^pTleanQ-' funzioni di segreta-
'.'griO.'neif'iuolo; a^gluntb ad esaurimento dei 
< 6eg;retari d'r gruppo'C. 
, 6) Ricostruzione di carriera fe concessions 
. di aumenti anticipati per merito. 
1 . 7) Concessione dell'indennita di - lavoro 
' straordinario nella misura di 30 ore men-

sili e con stanziamento di fondi distinti per 
; categorie. 

8)- Stralcio della parte economica del 
« Provvedimento unico ». 

i 

• Personale ausiliario 
1) Lavoro staordinario. basato come prin-

j cipio sulle 30 ore mensili con stanziamenti 
separati rispetto agli amministrativi. 

2) Approtfazione da parte delle Camere 
del «Provvedimento unico »• con preceden-
za, ove fosse necessario. alia parte econo
mica rispetto alia parte normativa. 

3) Sollecifa ammissione nei ruoli aggiunti 
di tutto i! personale ch e da anni aspira a 
questo diritto. e 6istemazione nel R-O del 
personale che gia beneficia del R-A. 

4) Applicazione della legge 831 per i nuo
vi coefficienti. -

5) Aumenti anticipati per merito in ana-
logia a quanto fatto per il personale inse-
gnante. 

\ • 6) Indennita di igiene. •> -
> 7) Regolamento delle assunzioni del per

sonale awentizio e supplente attraverso 
graduatorie provinciali compilate da una 

• commissione comprendente un rappresen-
tante sindacale. In dette graduatorie dovra 

, essere concesso «n punteggio particolare al 
• personale ch e abbia precedentemente pre

stato servizio. 

Una manifestazione di assistenti universitari e ricercatori 

napoletani 

University 

nel Sud 
- H problema dell'istruzione 
superiore nel Mezzogiorno e 
divenuto attuale. Sempre piu, 
infatti. si awer t e la neces
sity, in rapporto alia program-
mazione economica, di una 
ristrutturazione. anche geo-
grafica. delle Universita. Lo 
squilibrio fra le «due Ita-
lie ». centro-meridionale e me-
ridionale, e infatti. anche sot-
to questo profilo. troppo stri-
dente. Ne deriva la pratica 
impossibility, per numerosis-
simi giovani del Sud, di eser-
citare quelli che. pure, sono 
diritti fondamentali sanciti 
dalla Costituzione repubblica-
na: I'accesso ai gradi piu al-
ti dell'istruzione e la libera 

4 seelta della professione (gli 
student! che oggi arrivano al-
1'Universita debbono spesso 
optare per una Facolta piutto-
sto che per un'altra sulla ba- ' 
se di valutazioni indipenden-
ti dalle proprie attitudini e 
dai propri interessi cultura-
li). Di qui la permanenza. le 
cui conseguenze negative ap-
paiono adesso in tutta la loro 
gravita. di - a r e e scientifica-
mente depresse-. che costi-
tuiscono un freno per lo svi
luppo economico-sociale e ci
vile del Paese. 

Un ampio dibattito si h 

aperto al Convegno indetto 
qualche mese fa a Palmi di 
Calabria dall'ADESSPI su 
Universita e scuola nel Mez
zogiorno e con l'interes6ante 
inchiesta pubblicata nel pri
mo - quaderno » di Cronache 
meridionali (.« Universita per 
la Calabria', Napoli, 1962. 
L. 200), che raccoglie le ri-
sposte di L. Lombardo Radi-
ce. G. Palomba. A. Capitini. 
L. Cosenza. L. Tocchetti ,R. 
Pane. R. Mazzetti. A. Colombi, 
S. Di Benedetto. G. Ferretti 
e F. De Martino. il testo del 
relativo disegno di legge go-
vernativo e degli emendamen-
ti proposti dai senatori comu-
nisti. i discorsi pronunciati a 
Palazzo Madama dai senatori 
Ambrogio Donini e Cesare 
Luporini. 

Di intonazione diversa, ma 
anch'esso ricco di spunti e di 
annotazioni di rilievo. il set-
timo quaderno di Nuovo Mez
zogiorno (Roma. 1962. pp. 82. 
L. 1.000). dedicato al tema: 
Gli studi universitari nel Mez
zogiorno. Intervengono G. Ba
rilla. V. Caglioti, A. Capo-
caccia. R. Ciasca, G. Colon-
netti. C. Faina. G. Martinoli, 
R. Mazzetti, G. Morello. E. 
Orabona, F. Parrillo, A. Peti-
no. G. Petrilli, E. Radice-Fos-

sati. M. Rodino. R. Romeo, 
L. Tocchetti, G. Togni, S. Va-
litutti. V. Valletta. L'introdu-
zione e la conclusione sono 
di Luigi Volpicelli. 

I risultati cui il dibattito 
gia approda possono riassu-
mersi in due indicazioni fon
damentali: 1) necessita del po-
tenziamento delle Universita 
esistenti e dell'istituzione di 
nuove Universita nell'Italia 
meridionale: si sottolinea. a 
questo proposito. l'estrema 
carenza di Facolta scientifi-
che; 2) rifiuto di soluzioni 
« clientelari», elettoralistiche. 
municipalistiche: le istituzio-
ni universitarie non devono 
essere strumenti dei gruppi 
di potere locali (di qui. per 
Cs, la vivace critica al famo-
so progetto delle «tre facol
ta •» calabresi). Si propone, 
dunque. un piano ben coor-
dinato di distribuzione geo-
grafica. in relazione alle effet-
tive esigenze di sviluppo del 
Mezzog.orno. E' questa la con
dizione perche le nuove Uni
versita non nascano gia mor-
te. ma possano assolvere alia 
loro funzione di stimolo sul-
l'ambiente circostante. 

m. ro. 

La cattedra universitaria 
II congresso straordinario 

dell'Associazione nazionale 
professori universitari di 
ruolo (ANPUR). scoltosi a 
Roma qualche giorno fa, era 
* nato male *. II congresso 
straordinario, infatti, era sta
to convocato per rimettere 
in discussione una delibera-
zione presa e ribadita in pre
cedenti congressi, e cioe Vac-
cettazione da parte del-
VANPUR della creazione di 
un nuovo ruolo di 'profes
sori aggregati»'. di docenti. 
cioe, vincitori di un - serio 
concorso nazionale, non piu 
assistenti ne aiuti. non piu 
dipendenti da un professore 
titolare di cattedra, ma non 
ancora full professors, pro-
fessori optimo jure, e quindi 
non responsabili della dire
zione delle Facolta e degli 
Istituti imirersifari. 

Un congresso per rimettere 
in discussione un deltberato 
solenne di precedenti con
gressi? La cosa ha un suono 
strano. Vi era stata. forse. ai 
precedenti congressi. una vi
vace lotta. e quel deliberato 
era stato il colpo di una mag
gioranza risicata? Per nulla 
affatto. La veritd e diversa, 
e piuttosto triste. La veritd 
e che una buona parte dei 
professori universitari di 
ruolo fquella parte che e 
divenuta maggioranza del-
VANPUR al congresso straor
dinario) consentiva, si, a che 
ogni anno venisse prelevata 
dallo stipendio la quota as
sociativa delVANPUR. ma 
non partecipava alle Tiunio-
ni. non si enrava di aver 
notizia dei deliberati - dei 
congressi: piu in peneraJc, 
non si infere$sara ai proble-
m! della riforma uninersi-
taria. Quando la propotta di 
legge prr Vlstitvzione di un 
ruolo di 'professori aggre

gati * stava per conclude re 
it suo cammino al Senato, i 
dormienti si sono risve-
gliati: hanno chiesto che 
VANPUR protestasse. hanno 
scoperto che VANPUR ave-
va acconsentito, hanno re-
clamato, e ottenuto, un con
gresso straordinario per r i
mettere in discussione la de-
cisione gia presa. 

II congresso straordinario 
dell'ANPUR e 'nato male*. 
anche perche — per quello 
che ho visto e per quello 
che so — in molte sedi uni
versitarie i pre-congressi lo
cali non sono stati un'ampia 
e ragionata discussione sulla 
riforma universitaria, r ma 
una frettolosa votazione di 
delegati portatorx di un'opi-
nione netta, e spesso precon-
cetta. A Roma, tutto si e ri-
solto in un'ora, al pre-con-
gresso: qualche collega di 
Medicina che non si era mai 
visto alle riunioni. ahime 
quanto poco frequentate!, 
dell'ANPUR, e arrivato con 
il massimo delle deleghe 
(sctte) di altri colleghi anco
ra piu lontani dalla vita del-
VAssociazione. e con un man-
dato molto semplice: inviarc 
al congresso nazionale dele
gati fermamente contrari al
ia istituzione dei professori 
aggregati. 

La controffensiva ha avu-
to successo. II congresso 
straordinario si e concluso 
con un voto dell'ANPUR con-
trario alia istituzione di un 
ruolo di • * professori aggre
gati -, nel senso sopra chla-
rito. favorevole invece alia 
istituzione di un ruolo di 
• coadlutori». ben paaati. 
ma sempre dipendenti dal ti
tolare di cattedra. senza au
tonomia nb didattica n> 
scientiflca. Natttralmentc. la 
controffensiva, che possicmo 

ben ch\amare conservatrice, 
ha avuto successo anche per
che gli innovator] non si so
no impegnati a fondo. Non 
abbiamo raccolto, nei pre-
congressi, tutte le deleghe 
che potevamo raccogliere 
(come hanno fatto gli altri); 
ci siamo spesso accontentati 
di aver votato un delegato 
della nostra idea, e abbiamo 
fatto a meno di inlervenire 
al congresso e prendere la 
parola, come era nostro di
ritto. Ma e anche da dire 
che, obiettivamente, il nu
mero dei professori universi
tari animati da spirito con-
sercatore dei 'privilegi del
la corporazione» e forte, e 
che tra dt essi si annoverano 
scien^iatt e uomtni di cultu
ra degni di ogni rispetto. 
Poiche* personalmente, _ non 
cenero nessun tipo di vinco-
lo corporativo, credo di non 
renir meno a nessuna buo
na regola di r t r e r civile se 
crifico una parte dei miei 
colleghi per le loro posizioni 
di politica unicersitaria, cre
do anzi di fare con cid il mio 
dovere di cittadino demo
cratic: sottolineo soltanto i 
limiti della mia critica, che 
concerne esclusivamente po
sizioni politiche relative al-
ta riforma unipersifaria. 

So anche molto bene che 
non tutti i colleghi contrari 
alia Istituzione di un ruolo di 
' professori aggregati *. o os-
sai perplessi sulla questione, 
sono mossi dal desiderio di 
difendere i tradizionali pri
vilegi e poteri del • titolare 
di cattedra •. E" a qnestl col
leghi, pensosi e disinteressa-
ti. disposti a perdcre un po
rn dei loro tempo per discn-
icre problem! che trawnHchi-
vo oli angu*ti lim;zi della 
• eorxornzione *, che vorrei 
nvolgert qualche parola, nel

la speranza di essere ascolta-
to. Per capir bene un proble
ma particolare. e ottimo me-
todo inquadrarlo in un pro
blema piu generate. Lascia-
mo per un momento da parte 
i 'professori aggregati^ co
me tali, e chiediamoci: l'at
tuale struttura rigidamen-
te gerarchica dell'Unirersita 
italtana e rispondente ' alle 
esigenze di oggi? e atta a 
preparare una vitale Univer
sita di domani? La risposta 
mi pare non possa essere se 
non negativa, per le leggi in-
trinseche alio sviluppo della 
scienza contemporanea. Si di
ce spesso che a una concezio
ne ' aristocratica " della cat
tedra bisogna contrapporre 
la prospettiva di una riforma 
' democratica - deH'Uninersi-
taz lo preferisco evitare una 
termlnologia strettamente po
litico, impropria nel nostra 
caso, e parlare di contrappo-
sizione tra una concezione 
gerarchica e una concezione 
collaborativa dell'insepna-
mento universitario e della 
ricerca d'avanguardia. 

La dinamica universitaria 
ha avuto. fino ad oggi. in ge
nerate. il seguenle ritmo: 
maestro-allievo-maestro. Che 
questo tipo di dinamica ab
bia prodotto grandi genera-
zioni scientifiche nel passa-
to. non vogllo assolutamente 
mettere in dubbio: affermo 
perb con piena convinzione 

j che Vera delle 'dinastie uni-
' versitarie» e ' finita da un 

pezzo. che — anche in que
sto ambifo — riviamo nel-
Vepoca dci * onippi -, dri 
' collettivi -. del «• dipnrfi-
menti» di larom. 

71 ' moderno Princine» 
della cultura moderna e V 
'Cnllettiro scientifieo». Ad 
esso. con*orrando in questo 
una tradizione ifallcna che 

mi pare degna di essere con-
servata, affiderei anche il 
compito didattico; nconosco 
poi che, per quanto riguarda 
i compiti didattici, e giusto vi 
siano dei giovani studiosi, gli 
' assistenti». in posizione di-
pendente, per aaranrire uni
ta d'indirizzo ai corsi (non 
dimentichiamo, perb, quello 
che successe a un buon vec
chio professore a Torino tan-
ti anni fa, costretto per ma-
lattia ad affidare corsi e re
visione di dispense a un gio-
vane assistente; trovb, quan
do guarl. tutto rivoluzionato, 
venerabili • concetti definiti 
' privi di senso» e simili; il 
giovane assistente si chiama-
va Giuseppe Peano, e ini-
ziava cosl il suo geniale con-
tribufo alia critica dei fon-
damenti della matematical). 

L'assistente, dunque, resti 
' subordinato ~ sul piano di
dattico. Ma it ricercatore 
che, anche se molto giovane, 
abbia pia dafo una sufficie.n-
te prova delle sue capacita, 
sia un indipendente. corre-
sponsabile. compartecipe di 
un ' colleffiro scientifieo ». 
Un ' collettico scientifieo» 
moderno che non pud non 
essere una associazione di ri
cercatori non gerarchica, ba
sato sulla collaborazione. sul
la discussione. su decision: 
prese collegialmentc. 'Ma ci 
vorra bene un direttore! *. 
Ccrto che ci vuole. un diret
tore; ma il direttore deve 
essere colni che coordina, 
che riunisce. che presiede le 
disenssioni. che — attraver
so la discussione — sa far 
scaturirc » I'irica buona -. f*i 
imole un direttore anche prr 
!e rcsponsnb'Ma, e t coite-
gamen'x *- i*j:crni ». per tante 
cose: ma un direttore di tluo 
viodrrvo. non un ' capo» 
uecchio stampo. 

La formula del »professo
re aggregato - sembra oggi la 
via piii rapida e piu facile 
per cominciare a cambiare la 
struttura gerarchico - indivi-
dualistica dell'Universita ita-
liana. Altre formule sono 
possibili: certo. In Italia, 
molti istituti fisici sono gia 
organizzati, di fatto, in 
* aruppi di ricerca - . non ne-
cessariamente diretti da un 
titolare di cattedra. che fun-
zionano in modo collaborati
va. Nei paesi anglo-sassoni, 
abbiamo la formula del de
partments. JVeH'Unione So-
vietica. la «• cattedra * e un 
complesso di docenti e ricer
catori. autonomi e con dc-
coroso posto stabile, dei qua
li il piii qualificato e 'diret
tore di cattedra *. In Francia 
abbiamo i - maitres de con
ferences-. con piena auto
nomia accademica e scientifl
ca. che non sono titolari di 
cattedra. 

I modi della riforma uni
versitaria debbono essere di-
scussi e approfonditi: una ri
forma universitaria e perb 
indispensabile. ed e assal 
chiara la direzione nella qua
le dere avvenire. E' la di
rezione indicata. al recen-
te secondo congresso del-
VADESSPI. nelle relazionl 
zulVUniversita. fatte proprie 
da un gruppo avanzato di 
* titolari di cattedra : E" or
mai chiaro perb. dopo il con-
arevso straordinario del
l'ANPUR e il suo esito, che 
una riforvia. democratica, 
modernizzrtrii-e. anti-gerar-
chii'B drlVUn'resitii dovrd 
essere commute comhaltendo 
anche rnnfro le rcsistenz? 
corporative e conservatrici d! 
una parte degli attuali tito
lari di cattedra unirp-sita'ta. 

L. Lombardo-Radic* 
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