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I ° of tobre: 600.000 ragmi 
nef/a scoofa dell'obbligo 

. i • . « . . - . . » v .; 

fttoore fa scuofo d'avviamento 
me n*n nosce fa media ufma 

Una nuovaifdse di lotta 
l a lotta deve aprirsi a un diverso livelh jzlarsi 
piu articolata - Devono svilupparsi le condition] 
per la risoluzione di tutti i problemi che questo 
confuso inizio di riforma propone sul piano le-

gislativo e programmatico 

II 1.'-ottobre 1963 sara, 
comunque, una data im
portante nella storia della 
scuola italiana: muore l'in-
felfce scuola di awiamen-
to, questo • anacronistico 
« sfbgatoio popolare > che, 
erede di altri « sfogatoi > 
dai piu vari nomi, doveva 
« salvare » il corso > privi-
legiato, congelando sul 
piano di un'istruzione su-
balterna i « figli degli ope-
rai e dei contadini»; scom-
pare, cioe, sul piano istitu-
zionale la prima grave di-
visione di classe in cui si 
imbattevano i ragazzi del 

'nostro paese subito clopo la 
licenza elementare: per la 
•prima volta, almeno per 
un anno,-tutti studieranno 
l e stesse cose come nella 
scuola prhnaria. ,-•••• 

Di fronte ai limiti gravi 
della legge, alia debolezza 
dei programmi, alle pauro-
se carenze dell'attuale si
tuazione, credo sia giusto 
sottolineare il valore di 
questa prima conquista: a 
questo riconoscimento non 
puo non accompagnarsila 
chiara consapevolezza del-
le lotte sostenute in tutti 
questi anni e del ruolo 
avuto in queste lotte dai 
comunisti, con la chiarezza 
della prospettiva ideale e 
con la forza del niovi-
mento. 

La scuola che si apre il 
1. • ottobre e qualcosa • di 
molto diverso e di molto 
piii debole di quella scuo
la unitaria e moderna per 
tutti i ragazzi che la propo-
sta di legge Donini-Lupo-
rini contemplava; < ebbene 
questa proposta tuttavia e 
stata non solo un costante 
punto di riferimento anche 
per i nostri awersari, ma 
ha condizionato le scelte 
concrete e rappresenta tut-
tora non un • documento, 
ma una prospettiva avan-
zata.". 

Limiti e 
debolezze 

H 1. ottobre si apre qum-
di una nuova fase di lotta 
ad un livello piu articola-
to e complesso perche, par-
tendo dalla consapevolezza 
critica di questo confuso 
inizio di riforma, si svilup-
pino Je condizioni per un 
balzo in avanti • su ' tutto 
l'arco dei problemi che 
la nuova istituzione inve-
ste, sul piano legislativo e 
programmatico, come sul 
piano dello sviluppo- , E' 
questo un obiettivo che ri-
sulta tanto piu arduo e im-
pegnativo quanto piu si 
affonda Tanalisi critica al
ia realta drammatica in 
cui la nuova scuola si ini-
zia. In questa prospettiva 
l e critiche di fondo che i 
comunisti rivolsero al com-
promesso sulla scuola ob-
bligatoria e ai programmi 
che ne sono derivati, roan-
tengono oggi tutta la Ioro 
attualita, perche, in effetti, 
la drammaticita della. si-
tuazione dipende'dal fatto 
che i limiti e le debolezze 
della nuova scuola, cosi 'co
m e e uscita" dai compro-
xnesso, si assomroano alle 
gravi carenze tradizionali. 
del nostro impianto scola-
StiCO. . - - . •;•-• ' -

Dbppia, quindi, e la. re-
sponsabilita -delle forze al 
governo, non solo per'aver 
scelto on tipo di compro-
messo che non rappreseh-
tava una reale mediazione, 
ma un < pasticcio » dell'ul-
tima 6ra, piu arretrato ri-
spetto allo'stesso progetto 
Bosco, non solo per aver 
elaborate dei programmi 
che concepisconb la nuova 
scuola come una specie di 
post elementare per tutti, 
con la sovrapposizione di 
dementi propedeutici per 
coloro che proseguiranno 
gli studi, ma insieme per 
M aver predtsposto un 

piano dl emergenza per 
l'attuazione della nuova 
scuola. ••'-•*_'. 

II 1. ottobre risultera 
acutamente grave il diva-
rio tra gli stessi principi 
istituzionali della legge e 
la realta della scuola con 
la mancanza di aule e di 
attrezzature, con la crisi 
qualitativa e quantitativa 
nel campo degli insegnan-
ti. L'assenza di un piano 
democraticoorganico e ge-
nerale per lo sviluppo e 
il rinnovamento della scuo
la pubblica trova la piu 
clamorosa delle conferme,, 
proprio nel momento in 
cui si sarebbe dovuta ini-
ziare la sua prima decisa 

: attuazione. ._.-'.'. ; ; : - ; 

Tentativo di 
discredito 

I giornali di questi gior-
ni sono pieni di dati im-
pressionanti per quanto ri-

' guarda l e aule, le attrezza
ture e la ' situazione del" 

• corpo ihsegnante; me'ntre, 
ironia della sorte, aumen-
ta il prezzo dei libri di te-

• sto "- proprio " per quella ' 
scuola media obbligatoria 
i cui alunni hanno diritto 

• a ricevere gratuitamente . 
gli strumenti per il loro 
studio: anche qui si confer-
ma uno dei limiti piii gra
vi della legge, per cui si 
concepisce ancora I'assl-
stenza scolastlca per gli 
alunni particolarmente bi-' 
sognosi, non si enunciano 
le linee nuove per l'attua
zione di un fondamentale 
diritto. 

Ma un segno discrimi-
nante colto con estrema 
chiarezza nel coro di de-

. nunce che oggi investe la 
stampa, per individuare la 
sorda opposizione che da 
destra si muove contro la , 
nuova istituzione, secondo 
una tendenza che nonv s i ' 
limita al campo scolastico, 
ma che e generale in que
sto momento politico: • si 
mira a screditare la nuova 

'. scuola unica presso l'opi-
nione; pubblica, puntando 
sul - caos, invitando a ' in-
terpretare il piii restritti-
vamente possibile i punti: 
ambigui della legge, agen
do con bassa demagogia 
verso gli insegnanti. Cer-
tamente il fallimento del
la nuova scuola, malgrado 
le sue debolezze e le sue 

. ambiguita, gioverebbe solo . 
' alle forze di destra, a 

quanti rimpiangono nostal-
gicamente - la •••> morente 

• scuola di awiamento e le 
vecchie divisioni e quindi 
considerano * declassamen-

" to » la conquista democra-
tica della scuola comune. 

L'obiettivo dei comunisti 
e radicalmente opposto e 
quindi opposto il metodo 
di lotta e il linguaggio, 
nella consapevolezza che 
le condizioni per un balzo 
in avanti, nella legge, nei 
programmi, nello sviluppo 

-della nuova scuola, si pon-
-.' gono, puntando non sul 

caos e il fallimento, ma su 
. un'opera • che e insieme 

- apertamente critica eaper-
. tamente costruttiva; la de-
-. nuncia vigorosa di tutte le 
; carenze, la vigilanza con

tro tutte le tendenze ali-
mentate dalle' circolari mi-
jiisteriali, il contributo po-
sitivo - alia • soluzibrie dei 

- piu immediati problemi so* 
no momenti d i ; una lot
ta, articolata e.decisa per 
il rilancio deU'obiettivo 
avanzato di una effettiva 

:' riforma democratica. ' • ' 
• Ma nello stesso ' tempo 

, ; occorre sviluppare un'azio-
ne di grande apertura ver
so gli insegnanti. Gli inse
gnanti della nuova scuola, 
disorientati e divisi, in 
fondo abbandonati, posso-

• no esse re facile preda del-
' la propaganda di destra, 
- che parla loro di difesa co

me se il ripetitore di lati
no della • vecchia s^'ola 

i aristocratica ^ a'.'esse • un 
compito "' tjaragouaoile a 
quello dell'insegnante che 
deve istruire ed cducare 
in un inscindibiie nesso i 
cittadini per una : societa 
in sviluppo democratico. > 

Con gli insegnanti occor
re approfondire e allarga-
r e . i l dibattito id^rff r-r 
impegnarli sul piano delia 
critica e della lotta; occor
re affrontare tutti i pro
blemi professionali che si 
pongono oggi su basi nuo
ve, mentre il gbverno, co
me sta i accadendo per la 
831, non si distacca dai 
vecchi metodi; ma in que
sto 1 momento • occorre in
sieme elaborare una serie 
di strumenti didatlici utiii 
per una piattaforma edu-
cativa che vada al di la 
della • debolezza dei = pro
grammi. II terreno concre-
to dell'esperienza didatti-
ca e tra i piii decisivi, so-
prattutto nella fase inizia-
le: su questo terreno « Ri
forma della Scuola » attra-
verso * La guida per l'inse-
gnamento scientilico » e il 
nuovo inserto didattico of-
fre degli strua'enti prezio-
si per tutti gli insegnanti 
democratici. ... 
~ - L'attuazione della nuova 
scuola, a cui accederanno 
600 mila ragazzi, non in-
teressa solo gli insegnan
ti, ma gli alunni e le loro 
famiglie e quindi 1'intero 
paese: attorno ai temi che 
essa investe si puo svilup
pare un dibattito che con-
tribuisca alia presa di co-
scienza del problema sco
lastico di strati popolari 
sempre piu vast!. I temi 
del dibattito toocano scel
te e^senziali in merito al
le strutture e *'' tiro*"">-n. 
mi. al piano ui -.^ap^D, 
alia formazione e al reclu-
tamento i degli' insegnanti, 
alia prospettiva della scuo
la integrata. •.•••• 
•j= Attraverso di esso ven-
gono al pettine i nodi da 
cui i dipende ••-•' l'avvenire 
stesso della scuola italiana 
e nello stesso tempo ven-
gono investiti gli altri gra-
di delHstruzione: si pensi 
all'obiettivo di rinnovare i 
programmi della scuola 
primaria e insieme ai • ri-
lancio di un piano genera
te di •" riforma :- per ; tutta 
1'istruzione superiore, per
che dopo i 14 anni non si 
ritrovino, spostate, quelle 
divisioni di classe che la 
nuova legge vuole ridurre, 
per il periodo dagli 11 ai 
14 anni; si pensi sonrattut-
to al problem.. iifcil'Jstfti-
zione * professionale •• che 

' balza oggi decisive per le 
, stesse scelte di politics ge
nerale. ., •-•••-• *.»- .. . -
, II 1. ottobre muore la 
scuola d'avviamento, dife
sa solo dai vecchi nostal-
gici che non si accorgono 

; di esser tagliati fuori AMI?. 
storia e inizia la sua vita, 
tra drammatiche carenze e 
gravi limiti, la nuova scuo
la media unica: a"ra.cr:c 
la critica, la lotta, il mo-
vimento di base nel paese, 
occorre sviluppare le con
dizioni perche la parziale 
e limitata conquista sul 
piano strutturale si tra-
sformi in una reale e dura-
tura conquista democrati
ca, perche si sviluppi un 
processo inarrestabile fino 
alia realizzazione di una 
scuola comune, uniiaiia e 
moderna, che abbta nel 
suo stesso indirizzo rultt?-
rale una forza positiva di 

\ trasformazione per * tutta 
la nostra scuola. Certa-
mente profondo e oggi il 
divario tra la chiarezza 
deU'obiettivo e la realta 
di questo confuso inizio di 
riforma: eppure non si puo 
che parti re criticamente da 
questa realta per aiHlaie 

; avanti.'-' -i ^ , -., - ^ 
. ; Francesco Z«DP« 

Spettacoli consueti nelle citta'd'ltalia: notte 
e; giorno, i genitori devono • fare la fila 
davanti alle scuole per riuscire ad iscrivere 
i loro figli 

. ^ . l ^ * - i . j _ L , , . ; 

• Alia riapertura delle le- : 
zioni una nuova sigla si l 
rnrpxinge alle tante, trop- ! 
pe, u/ie gia pullulano nel •. 
mondo del sindacalismo •'•. 
scolastico. La UIL ha rite-
nuto di prestare U proprio ' 
name a tale iniziativa che ' ' 
si e avvalsa dell'opera, fra 
gli altri, di alcuni ex dirt-
genti del Sindacato Auto- . 
nomo della scuola elemen-

L'z^zrzzione, al momen- '• 
to in cui scriviamo, si sta > 
risolvendo in un colossale 
Sliiico e, pertanto, erava-
irio fortemente tentati a •. 
mantenere quel doveroso • 
c sllenziqso rispetto che si -
deve at morituri; se inve- •' 
ce ne parltanio e.per alme- ' , 
r- if";? molim che ce lo ini- . 
pongono.- Innanzitutto per \ 
stigmatizzare una iniziati
va che obiettivamente ag- •. 
gram lo stato di divisiane • , 
della categoria. dpcente v. 
proprio nel momento in cui 
it tinn di rivendicazioni 
sultappeto (dai problema : 
particolare • del congloba-
mento a quello piu gene
rate, della condizione giu-
ridica) e la recente unita-" 
ria esperienzd dell'Intesa, ._.. 
ponevano con forza e pro- '•-'•• 
spettiva di successoil ri- » 
t,.~.:.r\ ^£ un'azione'per la '•' 
umjicazione degli inse- . 
nnahti italiani. Tale cenle-
iiaiia aspirazione degli uo- ' 
mint di; scuola che sem- , 
brava prejigurarsi pochi • 
mesi or sono nella creazio- i' 
ne della FIS (Federazione ' 
Italiana Scuola), primo, 
pa'sso verso un'unitA piii 
c; aanica, pud incohtrafe '• 
ora,, indubbiamente, un 
izzztczio. dl sftducta. •'": 

Altra considerazione ci.'., 
viene suggerita scorre'ndo • 
*' "iminativU di coloro chm 

realta 
hanno dato vita (si fa per 
dire). a tale impresa. • Vi 
troviamo infatti tutti quei 
signori che hanno pontifi-
cato per lunghi anni nelle 
file del SNASE, preten-
dendo d'insegnare a not 
tnesperft '- cosa significhi 
autonomia sindacale, - de-
mocrazia ed onesta politi
co per pot far le valigie ed 
emigrare verso Udi piu co-
modi non appena un libero 
congresso li ha democrati-
camente e sacrosantamen-
te sconfitti. Abbiamo cost, 
nel loro gesto inconsulto 
di: inguaribili' allergici al 
gioco . democratico, la ' ri-
prova della giustezza della 
battcglia che -conducem-
mo, onestamente ed ' alia 
luce ' del sole, '• per rinno
vare il Sindacato Auto-
nonio. - ' ' " . v . • \ 

Ma non basta certo oggi 
limitarsi a cmdannare, a 
questo stanno gia.pensan-
do gli insegnanti, -. il ma-
linconico gruppetto ed il 
suo * sunset boulevard >; 
noi.crediamo che sussista-
no, integre, le possibilitd 
di una grande iniziativa 
per Vunita sindacale. Pen-
siamo che, pur nella-gra-
dualita e con le difficoltd 
inevitabili,. la . categoria 
sia matura per un tale sal-
to di qualitd della propria 
coscienza associativa e che 
sarebbe, percid, grave e 
colpevole errore vedere 
soltanto i problemi con-
tingenti * perdere Vauto-
bus della riunificazione. 
t.a nostra forza e a dispo-
sizione di chiunquevoglia, 
con onesta di tnfentt e sen-
za preclusioni, cimentarsi 
in questa grande impresa, 

'Uvio fepmKi 

,5. • ' • . . ' - ' 

la 
i . / . ' . ".{•' 
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Incaricati e supplenti, perenni nomadi 

Legge 831: caos 
invece di or dine 

Una madre di due bambini do-
vrebbe lasciare la famiglia per 
recarsi a una sede distante otto-
cento chilometri, due sore lie con 
i genitori infermi si sono sentite 
proporre due sedi in opposte lo
cality della Penisola - Le richie-
ste dei comunisti al Senato e il 

silenzio del governo 

II caos iniziale come pro-
logo dell'anno 'scolastico . e 
ormai nella scuola italiana 
una tradizione. 5 Programmi 
improwisati e poco chxan. 
locali insufficient!, testi che 
non si trovano dai libra!: e, 
soprattutto. nomine dl inse
gnanti *• effettuate all'ultlmo 
momento, col piu convulsi ed 
acrobatic!' arrangiamentl, in 
barba a ogni esigenza di con
tinuity didattica. Benche la 
data d'inizio delle lezionl sia 
nota da oltre un secolo, la no
stra burocrazia sembra rlcor-
darsene, ogni anno, solo ne-
gli ultlmissimi giornl dl set-
tembre. Per cui tutto il mese 
di ottobre, e talvolta anche 
Tlntero primo trimestre, pas-
sa all'insegna dell'Incertezza: 
chi saranno i professor! que-
st'anno? NelTattesa, gli alun
ni fanno orari rldotti, o re-
stano nelle classi affidati al 
bidelli. •••-*•.••' • :---;^ 

Cosl l'lnlzlo dell'anno sco
lastico e un po' una" conti-
nuazione delle vacanze: i ra
gazzi lo sanno, cl si sono or
mai abituati: per loro, e qua
si un diritto acquislto. Un 

. Preside che riuscisse a far 
ftmzionare il suo istituto a 
oraiio pieno fin - dai primi 
giorni, sarebbe certo giudica-
to assai severamente, come un 
nemico delle piii sacrosante 
prerogative goiiardiche. Quan
to agfi. insegnanti. che la bu
rocrazia tiene fino alTultinio 
all'oscuro del destino che li 
attende.' peggio per loro: un 
po' d'anticamera ci vuole. 
perbacco! perche si abitulno 
alia virtu della pazienza. e 
DOssanoapprezzare adeguata-
mente la solerzia e l'mtelli-
genza dei lungimlranti cer-
velli che stanno alia guida 
della scuola Italiana. 

Quest'anno poi !a confusio-
ne h ai colmo. L'entrata in 
funzione della nuova scuola 
media dell'obbligo. con le sue 
infinite carenze di programmi, 
di attrezzature e di persona
te. eieva alTennesima poten-
za le cause del disordinc. £ 
come se questo non bastasse. 
* vemita I'applicazlone della 
legge 28 luglto 1961. n. 831. 

Questa legge. se tempesti-
vamente e giudiziosamenle 
applicata. avrebbe pctuto. 
malgrado i suo! moltl limiti. 
dare un serlo contributo per 
mettere un po' d'ordine nella 
vita-convulsa e incerta della 
scuola italiana. Essa infatti 
avrebbe dovuto assicurare a 
oltre 25.000 * settedesimisti» 
(idonei oppure con 7/10 in pre
cedent! concorsi) la garauzia 
delTingresso in ruolo. Non e 
molto. se si considera che, 
stando a studi recenti. al 1° 
gennaio 1963 gli insegnanti 
fuori ruolo nella sola scuoia 
secondaria erano ben 136.750. 
cioe quasi il 76% del totale 
'contro soli 45.550 di ruolo, 
pari al 24.1%). Si e molto lon-
tani. con questa legge. dai ri-
coprire con personate di ruoio 
tutte le cattedre dispnnibili. 
Tuttavia almeno un quinto di 
quella gran massa di quegli 
autentici nomadi della scuola, 
che sono gli incaricati e i 
supplenti. troverebbe final-
mente una sede stabile, con 
indubbi vantaggi per i singoli. 
e, soprattutto. per la scuola 
nel suo insieme. 

Un triste 
dilemma 

Ma tutto cid e troppo hello 
per essere vero. II sistema in
fatti con cui si sta proceden
do all'applicazione della legge 
e veramente paradosaol?. Mi-
gliaia di aventi diritto hanno 
ricevuto o stanno ricevendo 
delle nomine, a norma delle 
quali dovrebbero recarsi in 
sedi lontanissime dalla loca-
lita di residenza. Ben pochi 
fra di essi hanno avuto pre-
ventiva conoscenza de!Ie gra-
duatorie sulle quali doveva 
essere fondata I'assegnazione 
dei posti (fatto, questo, che 
costituisce. oltre che una vi-
stosa inopportunita quanto 
alia sostanza, anche un note-
vole vizio quanto alia forma 
del prowedimento). 

Si tratta. praticamente. di 
decine di migliaia di inse
gnanti che vengono trattati • 
come non si trattano neppure 
i pivelli alia loro prima espe-
rienza di cattedra: e si che 
nella maggior parte dei casi 
sono docenti di notevole an-
zianlta di cattedra, quasi sem
pre non piu giovani e ccn 
famiglia a carico, e molt! dei 

', quali occupavano gia catledre 
.; dl ruolo ne! corsi inferior!. 

Conosco persbnalmente .ca
st veramente »cloquenti: un 

.: insegnante sessantenne, affer-
< matosi a Milano per la sua 
attivita di pittore oltre che 
d! uomo dl scuola, che do-

•V vrebbe trasferirsi a Bisceglie. 
^ e ivi rifarsi casa, conoscenze. 

>;abitudini, attivita integrative 
. del modesto stipendio; una 
•madre d! due bambini.in te-
. nerissima eta, che dovrebbe 
staccarsi dai figli e dai marito 
per recarsi in una sede di
stante oltre ottocento chilo
metri. oppure pretendere dai 
marito Tabbandono di una 
sudata attivita professionale; 
due sorelle che attendono in
sieme da tempo ai genitori 

• infermi. che si sono viste pro
porre due sedi in due oppo-

: ste estremita della penisola. 
Chi riceve la nomina in si-

- mili condizioni, si troya a un 
. ben triste dilemma: o accetta-
re, subendo il distacco dalla 

' famiglia e affrontando spese 
: onerosissime per trovarsi una 
.'casa nella nuova sede; o ri-
• fiutare. con la conseguenza di 
perdere ogni diritto, lascian -̂
do andare in fumo anni e 

: anni di lavoro. 

Suggerimenti 
alministro? 

v" Le conseguenze di questa 
<:• situazione sono - prevedibili. 
- Molti rinunciano alia nomina. 
. • Quelli che accettano. lo fan-
: - no in condizioni di estremo 
'*' disagio; e non e escluso che 

ben presto si trovino costret-
ti a chiedere congedi e aspet-
tative. con quale danno per 
l'ordinato svolgimento della 

t;. vita scolastica, e facile pre-
vedere. Avremo migliaia di 
cattedre coperte solo formal-
mente. affidate per lunghi pe-

• riodi a personaie supplente. 
:... Su molte dl queste cattedre 
.';.• si awicenderanno insegnanti 
: provetti e studenti alia loro 

prima esperienza scolastica. E 
- tutti saranno scontenti. sen-

tendosi alia merce deli'incer-
tezza e della prpvvisorteta. ^ 

; ' I -. pariamentari * comunisti 
I' hanno ripetutamente • segna-
, lato ai Ministro le gravi con-
:.' seguenze che sono derivate da 

questo stato di cose, propo-
, nendo anche alcusi rimedi. 
:-. Si e chiesto.- in sostanza. che 
ffisi consentisse agli insegnanti 

non disposti. per vnlidi moti-
vi. a raggiungere le sedi lo-

j ro assegnate. di mantenere, 
. 1 per il corrente anno scolastico, 
,_ la cattedra o comunque la se-
.'. de dove hanno insegnato nel-

I'anno • precedente. in- attesa 
che un piii vasto e razio-
nale reperimento delle'catte
dre effettivamente dL^ponl-
bili (che, come ho detto sono 
assai' piu numerose di quelle 
messe a concorso con la 851). 
permetta di operare. in modo 
tempestivo e ponderato. j tra-
sferimenti richiesti dai perso-

; nale immesso-in ruolo in 
virtu della legge stessa. ,La 
richiesta e confortata. oltre 
che da - evidenti ragioni di 
opportunita. da una vasta giu-
risprudenza, che considera 
valido agli effetti dello stra-
ordinariato anche il servizio 
prestato in cattedra diversa. 
E poiche la risposta tardava. 
abbiamo chiesto. in vista del-
l'urgenza e della gravita della 
questione. che U Ministro ve-
nisse a riferire al piu presto. 
sperando di giungere. a una 
discussione utile almeno pri
ma delTapertura delle scuole. 

La richiesta b stata fatta in 
pieno Senato: ma la risposta 
non e ancora pervenuta. 

C e chi dice che il Mini-
stro. • benche consigllato da 
autorevoli funzionari a con-
cedere quanto ricbiesto. ab-
bia voluto impuntarsi nel di-
niego per suggestioni perve-
nutegli dalla segreteria del 
Sindacato Nazionale Soucla 
Media; e che contro tali sug
gestioni. non preventivamen-
te discusse con gli Organi 
competenti, i • rappresentanti 
della mozione n. 4 abbiano 
vivamente protestato. Si trat
ta di voci. che saranno con-
troUate in sede di discussione. 
L'importante comunque e che 
una risposta dovra pur csser-
ci; e che noi ci batteremo con 
tutte le nostre forze per evi-
tare agli insegnanti, alle fa
miglie. agli studenti, alia 
scuola tutta. un ennesimo gra-
vissimo coipo. 

Giorgio Piovano 

Al recente convegno di Roma 

LAPSUS 
E MEDICINA 
SCOLASTICA 

Un classico lapsus freudiano del prof. Cramarossa, <• 
direttore generale del Ministero della Sanita, al conve
gno sulla medicina scolastica indetto a Roma da And •'•'• 
Upi, ha tradito I'autodifesa dell'oratore di fronte alle [ 
molteplici critiche ed accuse sollevate da amministratori 

•comunall e provinciali di tutta Italia contro la politico 
sanitaria del governo a favore dell'infanzia. ;;» 

Dopo avere ammesso con estrema disinvoltura (* Voi ; 
supete bene come vanno queste cose*) che il governo 
aveva stanziato ai fini medico-scolastici solo 500 milioni 
invece dei tre miliardi da lui proposti come minimo 
essenziale, egli ha aggiunto testualmente che < si riesce 

« a non spendere > per inlero anche questa modesta cifra.'. 
tant'e che alia chiusura dello scorso bilancio, ben 150 
milioni sono finiti in avanzo d'amministraz'tone. • i> >• 

Evidentemente avrebbe invece voluto dire *non si, 
riesce a spendere », ma il subcosciente, assai piii fedele 
alia rer i td della cosiddetta coscienza, gli ha fatto questo 
piccolo scherzo, che e stato salutato con sorrisi e com-
menti fatiorevoli daWassemblea. . / • > . >. . 

Le pochv parole conclusive del sen. Tupinl, presidente 
dell'Ancii tutte tese ad avallare la posizione gover-
nativa, scaricando di fatto sugli amministratori locali la 
responsabilita di una quasi totale assenza dell'assistenzq 

' sanitaria nelle scuole, sono state accolte a loro voltd 
con un diffuso mormorio di disapprovazlone, che si e , 
fatto protesta • quando Vanziano pa-lamentare demo-
cristiano ha chiuso precipitosamente il convegno r i / tu-
faitdost di leggere, oltre che di far votare, le numerose • 
mozioni contrarie presentate alia presidenza, : 

' Afoltt dei presenti si sono soffermati a lungo nell'atrio 
dell'Auditorium della Confederazione dirtgentt d'azienda, 
gentilmente offerto al convegno dall'on. Togni, com-
mentando sfavorevolmente la poco democratica proce-
dura adottata e rivolgendo al prof. Grosso, presidente 
dell'Unione province, raccomandazloni e sollectfaztont 
perche il problema venga presto affrontato con mag-
glore obiettivita, coraggio e spirito critico.- . i 
• ' Nonostante le sue lacune di metodo, anzi forse tanto 
piii .per loro merito, il convegno ha infatti apertamente 
denunciato la ' gravita della situazione e la deleteria 
politico finora adottata, nel campo dell'assistenza me-
dico-scolastica. •"•• . - ' • >• ' ; 

: Amministratori comunali e provinciali di ogni cor
rente politico si sono apertamente pronunciati contro 
il falso patemalismo ed il fittizio tecnicismo sostenuti 
dui rappresentanti dell'amministrazione dello Stato e 
di alcuni capoluoghi governati dai centro-sinistra (leggi 
Milano e Genova), parteggiando incondizionatamenie 
per le chiare proposte di riforma generale del sistema 
sanitaria presentate da amministratori di sinistra (Bolo
gna, Siena, ecc.) e da ufficiali sanitari di numerosl 
comuni (Trieste, Foligno ed altri). , 

La sorda opposizione dei < governativl > a queste 
. proposte, culmtnafa negli atteggiamenti antidemocratici 
r sopra riferiti, ha dimostrato, anche a chi non avrebbe 
. voluto esserne convinto, che Vobiettivo • perseautto e 

stato e rimane non gia quello di organizzare, ma plut- ' 
' tosto di contenere Vespansione della medicina scolastica, 
oggi effettivamente attiva solo in alcuni pochi grandi ' 
centri della Penisola.} • . • • . . . . . . . . 

' . Di qui una legisiazione quanto mai contorta e .dl 
" incerfa -applicaztone, l'assenza di una regolamentazionm 

che avrebbe dovuto essere emanata per legge da oltra ', 
due anni (Cramarossa ha affermato, tra lo stupor* 
generale, che essa e pronto da tempo, ma e bloccata 
nientemeno che dagli enti mutualistici), il rifiuto di ' 
organizzare su tutto il territorio nazionale quel consorti 
intercomunali di vigilanza igienica che, previsti dai testo 

] unico del 1934, configurandosi in c unitd sanitarie locali > 
ad amministrazione democratica e decentrata e con 

idirezione tecnica affidata agli iglenisti in veste di uffi
ciali sanitari, costituirebbero la garanzia assdluta di 
una attivita di prevenzione su tutto il territorio ed in 

' ogni settore (la scuola, I'ambiente di lavoro, Valimenta-
zione, la casa, ecc). . . . - • 

r • - •' Ma per arrivare a queste conclusioni ed a queste 
decisioni sarebbe essenziale ben altra volonta politica 
di quella che anima oggi i nostri governanti e purtroppo, 
per riflesso, anche una parte dei dirigenti delle ammi-
nistrazioni comunali e provinciali, anch'essi per troppa 
parte ihsensibili alle condizioni di estrema insicurezza 
igicnict: e sanitaria in cui vivono le popolazioni ammt-
nistrate........ '., 

Anche questo convegno ha perb contribuito ad allav 
, gare la breccia attraverso la quale Vesigenza di una 
riforma radicale va imponendosi giorno per giorno *W« 
resistenze dei conservatori e dei burocrati. •-, j -

Mario Cennanto 

Riforma 
della scuola 

E' uscito il numero 8-9 di 
Riforma delta * Scuola. di-

. retta da Dina Bertoni Jovine 
e Lucio Lombardo Radice. La 
rivista reca un importante 
contributo alia discussione sui 
problemi nati con l'istituzione 
della scuola media comune e 
intende proporre le linee ge
neral! di una soluzione mo
derna . e . democratica delle 
question! concementi l'orga-
nizzazione scolastica e Tim-
postazione educativa. In par
ticolare segnaliamo l'artieo-
lo di Alftjsandro Natta sulle 
conclusioni della Commissio-
ne di indaglne, di Dina Berto
ni Jovine sulla necessita di 
una scuola integrate sia dai 
punto di vista pedagogico che 
da quello sociale, di Lucio 

Lombardo Radice suH'urj 
za di nuovi criteri di forraa-
z:or.c e d; reclutamento degli 
insegnanti, e di Angiola Mas-
succo Costa sull'im postazione 
psicologica delTinsegnamento 
tin nova to. -

Seguono una serie di arti-
coli che analizzano gli aspet-
ti positivi e negativi dei pro
grammi ministeriali - per la 
matematica, l'italiano e la sto
ria. Importante novita. Tin-
serto didattico, che s! presen-
ta quest'anno rinnovato e am-
pliato. Esso e diviso in due 
parti, una per la scuola ele
mentare ed una per la scuola 
media, proprio par offrire a-
gli insegnanti un aiuto 11 piu 
concreto possibile ed adeguft-
to ai vari livelli delTinstgaa-
mento. . . . : 
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