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anima 
Nella nuova : prospettiva dl lotta che si apre a tutto II 

movimento democratico con H voto del 28 aprUe anche i 
problem! della scuola acquistano una dimenslone piu vasta 
• piu ricca: superate • veechie timidezze. occorre con rinno-
vato filancio Ideale e con forza e chiarezza Lnsieme riprendere 
in tutH i settori l'iniziativa per una riforma democratica della 
ecuola, per un salto qualitativo nella condizione docente. La 
nuova legislatura non potra non essere investita da una serie 
organica di Iniziative di legge che. affrontando 1 nodi essen-
ziali del rapport! tra 6Cuola e societa. costituisca un piano 
generale per lo sviluppo e il rinnovamento della scuola pub-
bllca italiana. un piano che sara portato avanti attraverao 
l'aperto dibattito e la lotta democratica. 

I problem! della scuola si fanno eempre piu strada nella 
consapevolezza del paese. come problemi non piu a carattere 
speciallstico. ma di interesse nazionale e popolare. Tuttavia 
al nuovo impegno di lotta occorre interessare molto plt> va-
lidamente di ierl gll insegnanti che nella scuola • lavorano. 
che aspirano a mlgliori condizionl giuridiche ed economlche, 
che ancora attendono quel rieonoecimento di cui tanto si e 
parlato. ma che la tradizionale polltica ; governativa non e 
fitata in grado di aseicurare. ,.....~o -

1 Alle piu aperte prospettive di lotta per una riforma de
mocratica della ecuola non corrisponde tuttavia da parte 
del movimento degli insegnanti una adeguata consapevolezza: 
eppure 6e la riforma va realizzata per il popolo tutto. e chiaro 
che va portata avanti con 11 consenso degli insegnanti. con 
la loro convinta adesione. con il loro contributo di lotta. 
Ecco quindi i l compito essenziale di un sindacato moderno: 
ecco quindi la ragione prima della grave crisi che i] slnda-
calismo scolastico tuttora attraversa. — - ••* 

Nel pieno della campagna elettorale el sono svolti I con-
greesi di due sindacati della scuola secondaria. mentre un 
terzo. attraverso un numero speciale dedicato al * decennale » 
della sua costituzione. ha avuto modo di assumere degli at-
teggiamenti quanto mai signiflcativi. 

L'equivoco sulla funlione 
spettante ai sindacati 

E' sintomaticb anzitutto che i due sindacati della scuola 
eecondaria, sorti dieci o nove anni fa. con una scissione 
dal SNSM per «difendere» opposti interessi di categoria e 
che in tutti questi anni. chiuei nel loro corporativismo. non 
sono stati affatto capaci di contribuire alia soluzione degli 
stessi problemi per cui erano nati. si trovino oggi insieme sul 
medesimo fronte conservatore contro ogni iniziativa di ri
forma: in particolare sono oggi uniti contro la nuova scuola 
media, sfruttando demagogicamente. su posizioni di - destra, 
l e debolezze e gii equivoci che la legge istitutiva continue. 
Coal affermano di difendere gli insegnanti dalla riforma, 
mentre in - realta sono sordi alle piu prof on de esigenze di 
rinnovamento da cui solo scaturisce una critlca positive che 
voglia portare le cose piu avanti e non piu indietro. E" chiaro 
che in simili sindacati. puramente corporativi. non e'e posto 
per un insegnante democratico e tanto meno per un Inse-
gnante comunista: durante la campagna elettorale il SASMI 
Bi e del tutto scoperto. quando nel numero speciale di Rina-
scita sindacale ha presentato fra i'candidati sasrmsti al Par-
lamento monarchic! e misstni. 

- Se questi sindacati appaiono eempre piu corporativamente 
improduttivi lo stesso congresso del SNSM ha offerto dei ri-
sultati del tutto inadeguati a quello che dovrebbe essere 
il- compito di un 6indacato unitario e moderno. II limite piu 

• grave di quel congresso non si esaurisce nella concreta azione 
rivendicativa, ma Lnveste i flni stessi del sindacato. riguarda 
fondamentalmente il modo con il quale da parte della mag
gioranza si guarda ai rapporti tra i problemi di fondo della 
scuola, problemi di sviluppo e di rinnovamento. di autonomia 
e di liberta. e le competenze del sindacato. 

Se ne e avuta una prova clamorosa nella relazione Pagella, 
che corrisponde non~-so}o al temperamento e alia., rnentalita 
del massimo dirigenfe df cfiiel eindacato. ma a tUtYa~3una?'lin-
pastazione che ormal eembra prevalente.: invano fra l e cenji-
naia di cartelle tutte dedicate alia cronaca minuziosa ed 
esaltatrice dell'azione sin qui condotta. meglio delle trattative 
ai vertici, si cercherebbero l e linee di una proepettiva per 
i l futuro che colleghi i problemi degli insegnanti alle trasfor-
mazioni in atto nella scuola. alle esigenze di sviluppo. ad 
un piano di riforma. H sindacato in questo modo si eeaurlsce 
in una funzione tecnico - assistenziale; eppure e chiaro coea 
s i nasconde dietro questa impostazione. Lo ha detto in eostan-
za il presidente deli'UCIIM nel portare il suo saluto al con
gresso: i problemi di fondo non possono essere discuss! in 
sede sindacale perched altrimenti ci si divide: ci pensano le 
associazion! a discuterli e a fare le loro scelte. Questo non 
vuol dire certo che la corrente cattolica del SNSM non'abbia 
una sua concezione di questi problemi. ma 6ignlfica che eu que
sti problem! eesi oggi temono u confronto con le altre correnti. 
Signifies che alle questioni decisive ci pensa l'UCIIM: e molto 
piu comodo. Ma in questo modo 11 ruolo del 6indaeato si 
riduce ad una funzione eindacale di tipo subalterno per cui 
ci si occupa d! quei problemi solo in quanto toccano diretta-

' mente gli Interessi della categoria. = ^ . —' - -- * • ;•: ~> 
Questo e il punto fondamentale sul quale, nei limiti con-

/ eentiti dalla etrana procedura congressuale cosl poco demo
cratica. e dalla insofferenza della maggioranza che ha assunto 
anche punte provocatorie. hanno insi6tito 1 delegati della 
mozione n. 4. Proprio percbe crediamo che puntando sulle 
esigenze piu profonde di rinnovamento sia possibile oggi non 
solo il dialogo. ma l'incontro e l'azione in comune fra inse
gnanti laici e cattoiici, non possiamo non sottolineare con 
forza i limiti gravj di un congresso che e apparso vertical-
mente chiuso nel momento in cui ij contrast© tra esigenze 
e realta, tra6formazioni tumultuose e carenze tradizionali. 
ha raggiunto nel campo della scuola la sua fase culminante. 
Mai come in questo momento il vecchio sindacalismo e appatwo 

. c o s l anacronistlco. Solo individuando e portando avanti'una 
chiara prospettiva di riforma, solo sciogliendo i nodi eesen-

. ziali in cui si intrecciano le linee fondamental! di sviluppo. 
. eolo affrontando l e scelte fondamentali si possono oggi tute-
lare gli interessi degli insegnanti. 

Modi nuovi per affrontare 
i problemi insoluti 

Tutti i problemi rimasti insoluti ed i problemi che via 
via sorgono, di ordine giuridico ed econom:co. dalla rivalu-
tazione della funzione docente alia sUtemazione dei non di 
ruolo. dal reclutamento degli insegnanti alia liberta nella 
ecuola. vanno oggi affrontati in modo unitariamente nuova 
Non ha senso parlare di rivalutazione della funzione se non 
si affrontano 1 problemi della condizione doceate fuori dei 
veccbj schemi da ilite aristocratica collegandola al compito 
decisivo che ba I'insegnante in una scuola democratica. come 
protagonista del processo educativo: non si pu6 parlare di 
nuovo stato giuridico senza affrontare i temi della demo-
crazia e della liberta nella scuola; ma questo stesso problema 
non pu6 essere visto solo come una questione interna, ma 
in legame con il piu vasto e decisivo problema deirautonomia 
dell'insegnante come intellettuale ed educatore. e dei rap
porti tra scuola e Stato. scuola e societa. 6cuola e sviluppo 
produttivo. 

Moo del dirigenti della corrente cattolica in una conversa
zione durante 11 congresso ha scherzosamente affermato che 
oggi le parti si sono invertite: oggi sono loro a pensa re al 
«corpo» . mentre noi comunisti penseremmo solo all"-anima-. 
eioe ai problemi ideali. alle scelte di fondo. In realty il sinda
cato dovrebbe pensa re al corpo perche all'anima ci pen<?a 
l'UCIIM. Scherzi a parte il discorso e di per se Unpostato 
male, percbe anche in sede sindacale.non ha neasun senso la 
distinztone. Il compito di un sindacato moderno e proprio di 
superare questa assurda divisione tra «corpo e anima*. tra 
problemi economici e problemi di fondo. cogliere U nesso 

Sr- . vitale tra azion e rivendicativa e lotta democratica per lo «vi-
f?v." luppo ed il rinnovamento della ecuola. 
.Si-> •• Se si iriantiene la frattura. se si assume una posidone di 

f
v | v chiusura conservatrice come fanno gli altri sindacati, o sem-

'•*f plicemente di difesa con interventi tardivi e settoriali come 
c - fa il SNSM. non si supera la crisi del 6indacalismo scoja-

%&r stico. ma questa si aggrava nel momento stesso in cui nuovi 
-;~. e piu vasti compiti si chiedono all'azione sindacale. 
V- Di fronte ai gravi limiti ed alle cristallizzaztom in cui tut-
'~r- tora si dibatte il sindacalismo scolastico. da parte della ba^e 

pin consapevole si fa sempre piu viva l'esigenza di una inizia
tiva aperta e corag^iosa che sia in grado di rilanciare una 

}i grande e concreta prospettiva di lotta. che sviluppi una forza 
»*di Dersuasione unitaria verso gli insegnanti di ogni ord.ne 

e categoria. che riesca a collegare in un ne-»o pro fondo i pro
blemi rivendicativi alia lotta per la riforma della scuola.- alia 

; lotta generale che si combatte nel paese, per il rinnovamento 
' della societa italiana. 

Se oggi, dopo 1] voto del 28 aprile. piu forte e la speranza 
che le cose mutino nel nostro paese. ebbene la svolta non 
pub non investire anche il mondo della scuola, gli insegnanti 
• le loro organlzzazioni; per questo agli insegnanti comunisti 

t>iK *i chiede oggi un rinnovato slancio ideale. un piu forte Im-
Wk *«•>• di lotta. 

Francesco Zappa 

x**':* 

Lfe--.'./ 

J • ' i l ' j ' " • f • ' 
/ » • 

\: SV't'C;* 

•%S's 

UNA MATT IN AT A IN CLASSE 
•?X.;: 

i..-\> 
r«a 

••••••. .-q ' v '•>! •-'•. ; 

$ • • • 

ma come 
autocoscienza 

••:" \ 

' r .-« i •-.•; 
J f \ * - * • - : t - i 

II voto e Taufogiudizio - Tabelloni e lavagne per le gare di pulizia, di ordine e puntualita - Un 
giorno, a causa d i u n incidente, sono arrivato in ritardo di qualche minuto: i ragazzi alia fine-

stra gridavano: « Oggi e lei in ritardo! I punti Ii toglieremo a le i ! » 

Delia disciplina si sente 
parlare molto, e con toni 
e aspetti cost diversi, che 
se uno dovesse tentare di 
capirne qualche cosa sen
za attenersi alia pratica 
della vita scolastica, si tro-
verebbe alia fine con mol-
te idee in - testa, ma • con 
una scolaresca che non ha 
niente di questo nome. Non 
mancano anche in questo 
campo • gli estremisti: e'e 
chi tiene la classe mnel 
pugr.o» per cui si pud 
parlare solamente su ordi
ne del maestro, e chi inve-
ce adotta il sxstema oppo-
sto; in questo caso la clas
se rassomiglla ad un mcr-
cato in cui vende di, piu 

chi grida piu forte. A mo-
do loro entrambi i sistc-
mi portano ad una * di
sciplina >. •"• 

•La disciplina, infattt, 
, come ogni altro conoscere 

V; e sapere si acquisisce len~ 
\ tamehte, giorno per gior-
"' no, per non dire minuto 
.; per minuto. 

Come? Attraverso qua-
j le pratica? Ecco il pro-
i.blema. Altrimenti si deve 

convenire che e discipli-
: uofo anche lo scolaro che 
'•• non fa • chiasso, che non 
' disturba solo perchi su 

di lui pende la minaccia 
e la punizione del mae
stro. Siamo, in questo ca
so, di fronte al tipico ag-

Comincia la gara di recitazione. La lavagna 
viene divisa in tre parti per il punteggio. 
Dico: « Siamo pronti ? » >^:~y-;i':: 

« Signor maestro — disse il capoclasse.- — 
Angelo ha sempre le unghie lunghe e spor-
che. Ci fa perdere le gare... » 

Se il bambino non accetta il giudizio, allora 
si ricorre al magnetofono e gli facciamo sen-
tire la sua voce 

Ero in ritardo a causa di un incidente. Trovai 
tutti i miei alunni alia finestra: « Li togliamo 
a lei i punti I » 

• Dlieinl 41 Domenlco Scoeco 

1 » ; • 

glomerato di bambini, al 
c.entro dei quali sta il mae
stro. che fa e disfa a pia-
cimento, senza tener in 
nessun conto il mondo che 
lo circonda. Non csiste, in 
una parola, nessuna base 
organizzativa, nessun in-
dirizzo e soprattutto alcu-
na prospettiva che dia un 
preciso contenuto all'inse-
gnamento. - • • , v 

•: • A dire il vero non ml 
]• sono mai posto questo pro-
'. blema tn senso astratt'o e 

teorlco; cioe non ho fatto 
* qualcosa » pensando alia 
disciplina. Questa per me 

. e sempre scaturita dall'in-
sieme del vivere e dell'ope-
rare della classe. Mi sono 
sempre preoccupato in vo
ce di creare un sistemu 
che mi consentisse, non 
solo di rendere piacevole 
lo studio ai ragazzi, ma di 
creare in pari tempo un 
abito mentale che e sem
pre la risultante di un mo
do di agire e di lavorare. 

Dire ai ragazzi: < Siate. 
disciplinati», oppure: c Vi 
boccio tutti» o peggio an
cora: € Al piu bravo e piii 
disciplinato dard un pre-
mio », e cose •• del genere, 
con .lo scopo di ottenere un 
preciso risultqto, senza che, 
il lavpro venga ihquadta-

,to sulla base d£.jjnajip£te\ 
-'. cisa strutturazione organiz

zativa, non ha senso. Quel-
: ' le parole sono proprio get-

tate al vento.Cdn bid -non 
voglio dire che lepdrOl^; 
le promesse \e i prkmi non 
abbiajio alcuh valbre;.non 
ne hanno solamente se que-
ste -sono • espfessioni di in
capacity e di rabbia, per 
cui si vorrebbe., colmare 
una lacuna strutiurale con 

• le * chiacchiere '».-• ' 
Ma veniamo ai faiti, e 

guardiamo in che modo il 
ragazzo pud rendersi conto 
di un determinato compor-
tamento • e quindi- sentire 
la responsabiliti delle sue 
azioni e del suo lavoro..* 

Nella nostra classe ries-
. suno agisce mai per con

to proprio, in modo isola
tor per cui ad un certo 
punto pud dire: vado spor-
co a scuola, non faccio-i 

] compiti, non faccio i servi-
] zi, arrivo in ritardo. ecc. 

Questo comportamento 16 
porrebbe fuori del collet-

': fit70, che e organizzato in. 
gruppi - continuamente in 

• gara. • - •'.-. •- -: ...•;-.•• 
Si gareggia per la pu

lizia, per Vordine, la pun
tualita, per tutte le mate-
He di studio, nei giochi. E'. 
una gara, e bene precisar-
lo, che non crea contrasti 
incurabili e campanilismi 
insani. ma spirito di emu-
lazione. . . - > • 

Contrdriamente a quan
to avviene nella stragran-
de maggioranza delle no-
stre scuole, da noi non si 
interroga mai un • alunno 
isolatamente, ma a gruppi 
di tre, uno per ogni grup-
po, che si susseguono fino 
a quando- tutta la classe 
e stata .interrogata. Fac
ciamo un esempio: gara 
di recitazione (ma potreb-
be essere delle tabelline, 
calcolo orale. letlura, det-
tato,geografia ecc). Quan
do la lavagna e stata divi
sa in tre spazi verticali e 
sono~stati. scritti i numeri, 
a fianco dei quali si met-

• terd il voto . riportato, io 
dico: siamo' pronti? I tre 
capigruppo mandano • tre 
alunni che recitano in or
dine a partire dal prima. 
Tutti ascoltano in silenzio 

. essendo vivamente, .inte-
. ressati. Appena uno terr 

mina. gli chiedo: * Quanto 
meriti?». Questo si da il 
voto (autogiudizio): chle-
do' dnnque in ordine al 
capoclasse e ai tre capi-

- gruppo: e Sccondo voi 
quanto ha meritato? ». Una 
volta espresso il loro giu-
dizio e la • volta del mio, 
ch'e quello che vale ed e 
insinaacabile. 

L'interessato scrive il 
suo voto nella lavagna a 
fianco del suo numero nel-
lo spazio del suo gruppo e 
va a posto. Cost di seguito 
fino aWesaurimento, ma 
sempre alternando Vordi-

, ne della gara, nel senso 
che se nel primo turno ha 
inizialo uno del primo 
gruppo, al secondo questo 

! sara Vultimo. Quando tutti 

hanno recitato e quindi ap-
posto il loro voto si paosa 
al conteggio. 1 capigruppo 
calcolano facendo I'addi-' 
zione dei voti (ma posso
no incaricare un altro). In-
fine e'e il mio controllo a 
voce alta, seguito da loro, 

.- sulle operazioni e la di-
chiarazione del gruppo che 
ha • il maggior punteggio 
come vincitore. E' questo 

• il momento delle contesta-
: zioni, degli'entusiasmi da 
; una parte e delle depres-
: siohi dall'allra, come in 

tutte le cose della vita. Si 
" reclama la sostituzione di 

quell'elemento che li ha 
- fatti perdere magari per 

•mezzo punto. Si minaccia 
di non gareggiare piu,. si 
inveisce, si fa un po' di 
chiasso e tutto finisce li, 
giacche dobbiamo > inizia-
re qualche altra gara in 
cui chi ha. perduto prima 
si sente forte e vince. Non 
cfe un gruppo che vince 

. sempre, e uno che perde 
sempre. Se • cost fosse, sa-
rebbe pericoloso. Si cree-
rebbero dei complessi che 
sono dannosi, quindi da 
combattere. Avviene anche 
che il bambino non accetti 
(ma raramente) il giudi-
zio dei compagni e mio, 
giacchb .lo confronta con 

i; 'al'tji: ,A\lprd sf- ricorfe al 
^•^hajarietofono e*r-gli faccia

mo questo •• discorso: tu 
credi di aver meritato di 
piup,Ecco,.ascolta. Mettia-
mo inihotoilniaqneiofono 

-'e gli fatdamo sentire la 
sua voce. E' "questo il mo
do plu~ cdhvincente. ; 

jl voto scritto sulla la
vagna e conieggiaio ,per, la 
gara . del gruppo, viene 
quindi passato nella sche-
da personale e quello cofn-
plessivo nel cartellone del 
gruppo. Ogni fine mese, 
poi, si totalizzano i piinti 

per le singole materie. 
Per la pulizia persona

le il processo e diverso mn 
la sostanza non cambia. 
Appena in classe e abri-
gati tutti i servizi, chiamo 
il capoclasse e guardo se 
e in ordine e pulito. Que
sto a sua volta fa altret-
tanto con i capigruppo che 
poi controllano la scolare- . 
sea. Se tutto il gruppo e 
ordinato e pulito, il capo-
gruppo mette dieci nel enr-
tellone; toglierd invece un\' 
punto partendo da dieci 
per ogni -s manchevolezzn . 
riscontrata (mani sporche, 
unghie lunghe. ecc.) due 
punti per i capigruppo e 
tre per il capoclasse. Gior
no per giorno I'incaricato 
fa il totale dei punti ri-
portati da ogni gruppo e 
scrive sulla cornice alta 
della lavagna con i gessi 
colorati diversi per grup
po (primo: rosso; secon
do: verde; terzo: azzurro). 

Una mattina il capo del 
secondo gruppo venne da 
me e mi disse: * Signor 
maestro. Angelo ha sem- •• 
pre le - unghie lunghe > e 
sporche e ci fa perdere le 
gare; mi ha detto che lo 
fa apposta per me. Gliele 
tagliamo? >. 

':'" c Tagliategliele > risposi. 
Angelo fu portato vicino . 
alia cattedra e di fronte a 
tutti, fra le risate dei ra
gazzi, gli sghignazzi e gli 
applausi ironici, gli furono 
tagliate le unghie. La le-
zione e servita a tutti. 

Quest'anno abbiamo an-'. 
che iniziato la gara della 
puntualita. Sono stati loro . 
a proporla. Siccome parec- ; 
chi arrivavano in ritardo, 
per via del freddo o della 
pioggia, i puntuali mi dis-
sero: facciamo il cartellone 
anche per la puntualita? ' 

Sono pienamente d'accor-
do, risposi. Si discusse sul' 
le modalitd da seguire e si 
stabili che si doveva to-
gliere un punto per ogni 
minuto di ritardo dopo ie 
otto e trenta. Fatti i car-
telloni furono appesi alia 
parete. I risultati furono 
sorprendenti. I ritardatari 
diminuirono della - meta 
sin dal primo giorno. e bi--
sogna dire che i ragazxi 
non risparmiano nessitho, 
compreso me. - Infatti - a 
causa di un blocco strada-. 
le per \ un incidente, un 
giorno sono arrivato con 
qualche minuto di ritardo. 
Li ho trovati tutti alia fi
nestra che gridavano: « Og
gi e lei in ritardo! I pun
ti li toglieremo a lei!». 

Da tutti questi esempi e 
dall'organizzazione che sta 
alia base del nostro lavorq 
e facile capire il nesso che 
costantemente esiste tra i 
risultati immediati e la. 
prospettiva che in questo 
caso sichiama disciplina. 
II bambino che si'.abit.ua 
a rispettare Vorario, a ve
nire pulito, a studiare, a 
rispettare il compagno, ad 
obbedire al capoclasse, e 
non solo per se, ma per il 
gruppo di cui si sente co
stantemente collaborator, 

: e capisce che la siia opera, 
modesta quanto si vudle,:'& 
indispensdbiie, e poHaib a 
riflettere a 'giudicare e so
prattutto a operare attiva-
mente. ; .•-"•• • r '..-••- • • 

Ecco : la disciplina,' ecco 
Vautocoscienza che maiu-
ra, non per. Vimbeccata o 
il rimprovero del maestro, 
ma per un processo stir 
molante.in continuo mo
vimento che e, in pari 

• tempo, correttivo e forma-
tivo. 

':'•: Albino Bernardini 

ravvocato 
Condono 

disciplinary : 
Nell'ordlnanza. incarlchi e 

supplenze si prevede la de-
trazlone dl- alcunl punti per 
sanzfoni - disciplinary - Oato 
che quest'anno e'e II condo
no, si deve tener conto delle 
sanzioni? (A.C., Trieste).^ 

Alio stato attuale non 
e'e ancora il condono per-
che il disegno di legge,v 

che fu presentato dal Go-
verno, non ha ccmpletato 
l'tler parlamentart e non • 
e divenuto legge, in quan
to i sen a tori comunisti, di 
fronte al rifiuto del Go-
verno di allargare il be-
neflcio ai: casi di sanzioni 
inflitte per motivi sinda-
cali, chieserovche il di
segno di legge " fosse : ri-
messo in aula. In eonse-
guenza dello sctoglimento . 
del Parlamento, il prov- . 
vedimento e decaduto. ' -' 

L'iniziativa dei senato-
ri comunisti e stata a suo 
tempo crittcata, ma essa . 

..era..giusta, perche il prov- „ 
vedimento sara sottoposto • 
al nuovo Parlamento che "•' 
potra esaminare l'intero 
problema del condono del- , 
le sanzioni disciplinary il 
che non sarebbe certo av- . 
venuto se il modesto prov-
vvedimento • governativo 
fosse stato approvato nel
la legislatura teste . ter-
minata. •'_,..-' • ••'.-• > ... 

Infatti, la Presidenza 
del . Consiglio dei Mini-
stri, con cireolare dell ' l l . 
marzo del 1963. ha pre- •• 
anniinciato che il disegno 
di legge sara • riproposto 
dal Governo al nuovo. Par- , 
lamento" ' all* inizio • della 
nuova legislatura * ed ha • 
intanto suggerito ai Mini
ster! Topportuhita di « s o - . 
prassedere,- alja- applicazio-
ne di sanzipnj ^Wciplinari 
relative a '•procedimenti r. 
disciplinari gia definiti o 
in corso. che rientrino nei • 
limiti di cui al citato pro'v-
vedimento. in attesa che 
questo • pnssa essere legi-
slativamente perfezionato 
e divenire operante ». -.-. 

••• • Cpsi • stando le cose, a 
noi sembra che il M.P.I. 
non debba ' prevedere aj- -
cuna detrazione. per quan
to concerne le,sanzioni di-
6ciplinari inflitte che rien
trino nei limiti del dise
gno di legge "governativo, 

jcioe' che npn impliohirtp 
la cessazione del rapporto i 
d'impiegb. Tanto piu che 
gli effetti, delPordinanza " 

; diventano operanti per ; 

l'anno scolastico 1963-64, • 
in quanto le nomine che 
saranno conferite decorre-
ranrio ^alKottor^re 4963 . . . . 

rassegna delle riviste 
v--" -"••*_ •'.. -
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Non e forse inniile, una breve rassegna di 

cio che alcune pubblicazioni scolastiche han-
' no pubblicato immediatamrnte prima delle 

ele/iohi. " "• • ' • • - • 
~ In realla, il . problema della stretta inter-

dipendrnza tra scuhla e vita polilica si e 
sempre' piu chiaramenle delineato nella co-
scirnza civile di luiti, anche destli insegnanti, 
che invece un governo palcrnalistico avrebbc 
voltito dorili impiegaii, pfnllosto che educa
tor! coMMenii e re*ponsabili. . 

II n. 14 de / Diritti della Scuola, per esem
pio, ' prendeva le mosse - da un anicolo del 
diretlore • Vitlonp Masselli, : che riconosceva 
aprflamente il" fallimento del ceniro-sinistra: 
* La IV Legislator* riceve dalla precedenle 
una pesanle eredila di adempimenti da ripro-
por.-c per adrguare le atlnali slrutlure scola-
sli.-Iip a quelle che il sen. Zaccari definiva 
na<renli da una "crisi di sviluppo della scno-
la". Dal bilanrio di cio che-e 5tato fatto e di 

'cio rfie rhnane da fare risulta infatti inr-
. quivnrabilmenle che il primo . Governo di 

' con1ro.5ini.Mra non ha maniennto gli intpegni 
, presi di carattere pi& imponante, anche »e 

ba niesso in azione le conine fnmogene di 
nna demagogies distribazione di libri di testo 
agli .alnnnt della' seuola elementarc ed ha 
varaio lo xatterone della riforma della scaola 

. media inferiore. Sta ora .ai nuovi parlamen-
Uri del Senato e della Camera riprendere lo 

-studio dei .problem! scolaslici insolnti, col-
- laborando con Tazione del nnovo Governo. 

il qnale dovra drcidersi a pagare il sno debilo 
verso la wiiola». • 1 

Kla a proposilo di questa rivista si deve 
nniare lo xquilibrio tra rimpn«iaxionc laica 
nel campo drlla politics seolaMira e la linea 
rdurativa tradizionale alia quale e impronlat.1 
la parte dirlailica. i\oi cmliamo che 11 n rin-
nnvami-nto profondo della scuola *ia pos«i-
liilc 50I0 allnrchc una coraggio*a riforma 
invrAis non solo le slnuinre del sislema edti- ,' 
ealivo ma anrhe i ronlennli pedagogic! di 
cui si *n.«tanzia. Nella pagina scola.ilica dp 
IAI Gitistizin del 28 aprile, tin articolo di 
Luigi Gross! aft*roniava il grave problema 

. doll oflVnsiva neocapitalistica nel rampo del-
rednraztnne, dove il momento attuale richie* 
de sempre piu nna presenza altiva ed atti-

. vatrtce dello Stato. Egli notava « rincapacita . 
delle aitnali strullare scolasticn-educative a 
reagire di fronte all'assalto dell'economia pri- -
Wla, la quale servendosi di lecniehe tcicn* 

tificamentc selezionate raggiunge e ' cattura 
soprattutto i giovani dando luogo ad uno dei 
vari aspell: della cosiddelta "alienazione in-
diiMriale"-~». Uno degli aspetti di questa 
iniziativa e - rappresenfato dal programma 
I.ARD (Identificazione Assistenza Ragazzi Do-
tati) del Rotary Club. 

Si dclinea allora questa prospettiva: a Con 
la scuola ohhligatoria si tende a dare una 
istruzione ridotta al minimo o, comunquc, 
un injegnamento didatticamente sprovveduto, 
mentre con le iniziative IARD (e si prevede 
che - si allargheranno fino a costiluire : la 
"scella" dello stesso Stato: la fondazione a 
Taranto di nn centra IARD da pane del-
I'lRI e sintomatiea) sono selezionati e con- ' 
vogliati verso centri di "arricchimento spiri-
tuale" gli alunni che hanno doti di tntelli-
genza snperiori». 

I due anicoli citali, dunque, • rivelano ' le 
due farre di nno stesso problema: la rinnn-
eia dell» Stato, come organo deirinteresse 
generale, alle sne responsabilila edneativc, 
aprr il campo alTiniziaiiva privata che fa 
scadere IVdueazione a istruzione e se n e . 
serve per la suhordinazione dei giovani e la 
loro intecrazione a una linea rispondente alia 
conservazione dei privilegi social!. • 

Di che meravigliarsi, del resto? La politiea 
edurativa officiate, governativa, ha oscillalo 
finora tra 1'incoerenza e rarrelratezza. 

II n. 14 di Scuola matcrna, ad esempio, 
cita ana pastorale del cardinale Montini, in 
cni si snggerisce ai giovani piu che la via 
della «aspirazione, per nobile e awednta 
che sia, alle riforme sociali». que I la della 
« carila personale*. 

'" • E, anro'ra peggio, nei nnmeri 5-8 di OI/CJWI 
e lutein della giorentii, nn bolleitino di una 
agenzia. giomalisiie* cattolica, si da notizia 
di un volume dell'on. Ciulio Andrrolii: IJI ; 
I'nlrin e le nunrc fcnerazionl. in cui raiitore, 
parlando di Kl Alamein e di Amedro d'Aosta. 
csalta il valore del colonialismo e della gnerra 
di rapina. Î e elrzioni hanno dato una ener-
gira risposta a qnesti educnlori. Nel campo 
della scuola lo spostamenlo politico a sini
stra del popolo ilaliano deve signifirare il 
rifiuto deiriniziativa particolaristica di gruppi 
monopolistic! e la plena riassunzione da parte 
dello Stato delle sue funzioni edneativc, 
secondo la prospettiva di nna scuola modema 
e democratica, di una scuola per tutti. 

I. b. 

Merito 
distinto 

Come si piid ricorrere per 
far correggere gli errorl del
le Commission! dei concorsi 
per merito distinto dei mae
stri? (V.R., Cosenza). 

La Commissione del con-
coreo per merito distinto 
dei maestri ; ha : presso a 
ppco gli stessi poteri di 
tutte le commissioni giu-
dicatrici dei concorsi e 
percio le sue deliberazio-
ni, essendo atti di un pro-
cedimento, possono essere 
impugnate soltanto insie-
me con l'atto conclusivo 
del procedimento, che e il 
decreto con il quale il 
provveditore agli studi ap-
prova e rende pubblica la 
graduatoria. 

II maestro che - ritiene 
di essere stato leso pud, 
anzitutto, rivolgere un 
esposto (non un ricorso) al" 
Provveditore agli studi 
per segnalare l'eventuale 
irregolarita- Infatti, il 
provveditore, prima di ap-
provare < la graduatoria, 
deve « verificare la . rego-
larita del procedimento > 
e in sede di «verifica» 
pud tener conto di tutte 
le segnalazioni che risul-
tino fondate. 

Dopo avvenuta la ap-
provazione della gradua
toria, e'e la possibility di 
produrre ricorso gerarchi-
co al Ministro della Pub
blica Istruzione nel termi-
ne di 30 giorni dalla pub-
blicazione della gradua
toria nell'albo del provve-
ditorato agli studi. II ri
corso, pur essendo rivolto 
al Ministro. deve essere 
presentato al competente 
provveditore agli studi a 
pena di inammissibilita. 
Nel ricorso gerarchico de-
vono essere precisati tutti 
i motivi per i quali il ri-
corrente ritiene di essere 
stato leso. anche se non 
si '.e awalso della facol-
ta di fare l'esposto al 
provveditore. 

Se il Ministro respinge 
il ricorso gerarchico, e'e 
la possibility di ricorrere 
al Consiglio di Stato in 
sede giurisdizionale nel 
termine di 60 giorni dal 
ricevimento della risoosta 
neeativa del Ministero 
della P I . 

A questo punto e op-
oorttino richiamare Tat-" 
tenzione dei maestri infe-
ressati stiirimnortarza del 
ricorso gerarchico che de
ve es«ere redatto con mol-
ta precisione. perchd. nel-
I'eventuale • successivo rU 
corso al Consiglio df Sta
to, non si possono indicare 
motivi che non eiano sta
ti in precedenza indicati 
nel ricorso gernronlct*. 
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