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PRESENTATA ALLA 

CAMERA LA 

LEGGE DEL P.C.I. I partecipanti a un concorso magistrale in.attesa deH'« appello » all'EUR 

' .« • ' . " • ' r * 

PROPOSTE 
PER GLI 
INSEGNANTI 

"t 

Una profonda riforma d$i metodi di for-

mazione e di reclutamento dei docenti 

Come abolire'.la «pwga» dei 172 mHa 

fuori-ruolo — La qfuoltficazione del 

peYwnale — La «laurea abilittmte» 
\ 

Ristruttiimzione dei concorsi 

I deputati comunisti .«. dell'8s Commis-
lione (Pubblica . Istruzione) hanno presen-

Itato . una . importante proposta di legge 
[(1712) per gli insegnanti. Nella relazione 

:he accompagna la proposta ne sono esposti i cri-
jteri. Tra l'altro, e detto: «La proposta di legge, che 
jha come oggetto la formazione, il reclutamento e 
Jla sistemazione del personale insegnante e non inse-
tgnante, vuole essere un 
icontributo alia soluzione 
\di alcuni grossi problemi 
che travagliano la scuola 

\italiana, oggl piii che vtai. 
La scuola ha bisogno di un 

\ numero enorme di inse-
[ gnanti, . che mancano c ; 
mancherannn, dati gli at-
tuali sistemi di reclutamen
to, i criteri d{ formazione, 
Xe retribuzioni e i mille al- . 

\tri difetti, da ogni parte de- . 
nunciati. Per di piii persi- • 
ste in tutte le scuole un •• 
elemento costante di squi- > 
librio e di perturbamento, 
ta massa notevole dei non 
di ruolo, che, per Vinsta- : 
bilita dell'impiego, rende . 
difficile o addirittura im-
posstbile una sana politico 
di formazione e di aggior-
namento del quadro inse
gnante. -
: « Jn generale, i provvedi-
menti legislativi approvati -
in passato presentavano . 
due - difetti • fondamentali: 
o come "leggine" riguarda-
vano una parte o un grup-
po sparuto.del personale, 
contribuendo cost a frazio-
rtare sempre piii la catego-
ria e ad accrescere la con-
fusione nella scuola, oppu-
re, anche quando riguarda-
vano tutto il personale, si 
limitavano a risanare de
terminate situazioni senza 
preoccuparsi di scoprire ed 
eliminare le cause, che ncl 
giro di pochi anni genera-
vano una massa di non di 
ruolo e acuitmno i difetti 
della scuola nel suo com-
plesso. Basti ricordare la 
831, - che indubbiamente 
rappresenta il provvedi-
mento piii organico. 

€ Al momento della sua . 
approvazione i non di TUO- • 
lo erano poco piir di 90 mi-
la; la legge ha pcrmesso 
e permette di sistemarne 
appena 23 mila. Ma oggi 
i non di ruolo sono addi~ 
rittura 172 mila. il che ti-
gnifica che, al di fuori del
la 831, hanno agito cause 
che quella legge non ha 
effatto eliminate). 

Organici: 
aggiornaiMirto 
«au1oimrtico» 

« Ci si pud obiettare che 
tiamo in una fase di forte 
espansione scolastica. Esat- . 
to, ma sappiamo tutii che 
anche in tempi "normall" 
il fenomeno si presentava 
con eguale gravity. D'altra 
parte Vespansione scolasti
ca e un dato che ormai 
permarra per lunghi anni 
(basti pensarc alVtstituzio-. 
ne della scuola per Vinfan-
zia. alia scuola integrata, 
alia fHena applicazione • 
della legge dell'obbligo); 
non e, cloe, tin fatto tran-
sitorio; ami, deve ancora 
svilupparsi e, $e in questa 
prima fase ha messo in evi-
denza in modo co3t clamo-
roso i difetti del sistema 
di formazione del corpo in
segnante, essa a sua volta 
rischia di subfre una bat-
tuta di grave arresto pro
pria per la mnncan*a di in
segnanti. con le consegucn-
ze che tulti possiamo im-
maginare. 

*Ad un attento esame 
k facile scoprire che alia 
bate dell'attuale situazione 
«l mmo due fattori negati-

vi: i] mancato allargamen-
to degli organici e l'arre-
tratezza delle forme di re
clutamento >. 

Partendo da tali rilievi, 
la proposta di legge vuole 
rovesciare la situazione. Si. 
chiede anzitutto che l*ag-
giornamento degli organici 
sia ' automatico. Tutte le 
cattedre o corsi corrispon-
denti a cattedra e tutti, i 
posti esistenti e funzionan-
ti da almeno due anni so
no cattedre, corsi e posti 
di ruolo organico. . . < 

' Premesso questo, si ren-
dono possibili due obietti-
vi, fondamentali: la siste
mazione dell'attuale perso
nale non di ruolo e forme 
nuove di reclutamento. ^ 

Per quanto riguarda le 
forme di reclutamento, 
mentre si precisa che con 
successlva proposta legi-
slativa, riguardante lo sta-
to giuridico del personale 
insegnante, si possano e 
debbano introdurre profon-
de modifiche agli attuali 
concorsi, si propongono al
cuni tipi di concorso intesi 
ad accelerare il recluta
mento ed alcune modifiche 
ai concorsi attuali (1). 

II criterio proposto del-
l'allargamento degli orga
nici rende inottre possibile 
la sistemazione definitiva 
di tutti gli idonei, stabiliz-
zati e abilitati. ... ; 

A tale scopo si propon
gono concorsi a titolo per 
Tammissione nel ruolo. con 
l'assegnazione di cattedra 
corrispondente al titolo 
posseduto. Si propongono 
graduatorte provincial con 
domanda a non piu di tre 
proweditorati. 

In questo modo si pos-
sono correggere « difetti 
della 831 assicurando la li-
berta di scelta ed evitando 
il « terremoto > degli spo-
stamenti. come e avvenuto 
con la 831. 

In seconQJ luogo, si ren
de possibile la sistemazio
ne in ruolo dei non abili
tati in servizio. siano lau-
reati o diplomati, i quali 
abbiano o avranno tre an
ni di servizio In scuola sta-
tale e abbiano frequentato 
un corso abilitante. 

Si ha cosl un processo 
di sistemazione completo e 
generale, che, - tra Taltro, 
permette di recuperare i 
diecimila maestri titolari. 
laureati o abilitati. all'in-
segnamento nelle scuole 
medie, e allarga ampia-
mente le possibility di im-
piego, dal momento che e 

• prevista Pistituzione di po
sti di • ruolo organico per 

' le altivita integrative, per 

L'as&urdo tneccanismo dei concorsi che c regola» rigidamente la vita e la carriera 
degli insegnanti crea spesso drammi angosciosi: un errore, talvolta un «lapsus*, pos-
sono compromettere anni di studio 

avanzate dai sindacati del
la scuola italiana. ' 

Soluzioni 
organiche 
e globali 

Essa viene presentata nel 
momento in cui, per pro
posta e richiesta del grup- • 
po comunista, nell'81 Com- .̂. 
missione sono state nomi-V 
nate due sottocommissioni 
per esaminare tutte le pro-
poste di legge che riguar-
dano rispettivamente il 
personale delle scuole ele-
mentari e delle scuole se-
condarie. '--;•»•'.• 

Essa e frutto del note-
vole sforzo di elaborazione 
che la Sezione Scuola e i 
gnippi r parlamentari • del 
PCI stanno compiendo per 
dare il loro positivo con-
tributo al rinnovamento 

: della scuola. Le proposte 
di legge gia presentate 

(parita, democratizzazione 
dei Consigli' di Ammini-
strazione nelle Universita, 
scuola per la infanzia, isti-
tuzione professionale, isti-
tuzione dell'Universita sta-
tale in Calabria e in Abruz-

' zo) e le proposte in elabo
razione (democrazia nelle 
scuole, stato giuridico del 
personale della scuola, ri-
forma dei licei e degli stu-
di in generale. sulla pro-
grammazione scolastica ec-
cetera), rappresentano ap-
punto la concretazione di 
un organico processo di 
elaborazione, attraverso il 
quale il PCI vuole concor-
rere in modo positivo alle 
iniziative e all'azione di 
quanti operano perche la 
scuola abbia nello stato e 
nella nostra societa il po-
sto che la Costituzione le 
assegna. t'̂ .v > V ." 

E" nostro augurio che la 
proposta di legge possa co-
stituire un valido contri-
buto ai lavori delle due 
sottocommissioni e all'azio

ne dei sindacati della scuo
la, i quali, a questo punto, 

• non possono non ricercare 
nel coordinamento unitario 
della loro elaborazione e 
della loro azione il modo 
come partecipare ai lavori 
del Parlamento ai fini di 
una soluzione globale e or-
ganica dei problemi del 
personale nel quadro della 
piii vasta e piu ampia lot-
ta > per la riforma della 
scuola. 

La Biblioteca Naziona-
le di Belgrado ha istituito 
un apposito organismo, 
per soddisfare le richie* 
ste di tutti gli studiosi 
che ad essa intendano ri-

JUGOSLAVIA 
' Notevole il succe>so 

volgersi. L'ufficio gia ora 
if " t S a n l o ^ S a " tailffit | - o l g e intense attivita ed s t a d i professio, 
magistral!, a parte il ruolo ' ha rapport, con stud:osi v ani ncevono la 

I dei principal! paesi della scuola per l'infanzia 
Criteri analoghi sono pro-
post! per il personale non . 
insegnante. Particolari mi-
sure sono proposte per la • 
sistemazione dei maestri 
elementari non di ruolo e 
degli insegnanti di educa-
zione flsica e per gli inse
gnanti elementari promos-
si in pubblici concorsi. 

La proposta di legge. che 
non e certamente perfetta, , 
ma pr»*>fpetta soluzioni or- y 

ganiche. e stata elaborate 
tenendo conto delle indi-
cazioni della CommUsfone' 
di indagine sulla scuola, di 
tutte le altre proposte di 
legge e delle richleste 

del 
mondo. 

che in Jugoslavia stanno I 
avendo le Case dell'nrfa- ' 
no, fondate nel 1957. Ogni I 
nucleo di giovani vive in I 
una c famiglia >, nella • 
quale un ruolo cemrale | 
e svolto da un pedagogi-

one. I gio- I 
piii com-

pleta e varia educazione 1 
culturale e professionale. • 

FRANCIA ••.•' 
contro le 3.500 del 1961, I 
qnest'anno solo 2.300 nuo-

I L'apertura -, dell'anno 
scolastico ha V sollsvato 

I grandi problemi in Fran-
cia, per lo scarto esisten-

I t e tra Taumentato nume-
ro di studenti e la penuria 

I d i aule e altrezzaturc sco-
laatiche in generale. 

I
L'entrata it. vigore dei 

modi di finantiamento, 
decretati nel 1963, ha por-

Itato gravi disagi alia scuo
la francese: ad esempio, to del quadro insegnante. 

ve classi per il liceo clas- I 
sico. sono state costruite. • 

Critica anche la situa- l 
zione della scuola ele- I 
mentare francese per Vat- . 
tuale scarso numero di | 
insegnanti. Si aggiunga 
che il govcrno si e rifiu- I 
tato di considerare nel b i - ' 
lancio del 1964 un aumen- I 

(J( Anzitutto si propone che 
nei normal! concorsi siano di-
chiarati vincitori tutti coloro 
i quali abbiano conscguito in 
oiascuna prova non mono di 
6/10. 

I vincitori sono immessi in 
graduatorie nazlonali c occupa-
no tutti i posti disponibili di 
ruolo organico. mentre gli al-
tri restano in a tics a di no* 
mina. 

Le graduatorie vengono ag-
giornate all'inizio di ogni an
no scolastico e dopo ogni con
corso e ad esse ogni anno vie-
ne asscgnata I'aliquota di po
sti e cattedre. che la propo
sta dl legge stabiliscc. 

Anche per la scuola elemen-
tare c per quella deU'infanzia 
vale lo steeso criterio delle 
graduatorie: esse saranno perd 
provincial!. 
. A completare questo sistema 
piu snello e piu semplice dl 
reclutamento si propone che a 
partire dal 1969-70 la laurea Sia 
titolo abUitante. con le oppor
tune e neceesarie integrazlonl 
dei corsi di studio. 

Con successivo proweditnen-
to legislative si dovranno pre-

•cisare i criteri per la forma
zione delle Comraissioni di 
esame e per lo svolgimento 
dello stesso esame ai nni di 
garantire airesame per il con-
seguimento della laurea abili
tante la massima eerieta 

/ laureati con titolo abilitan
te saranno immesri in gradua
torie nazionali a cut saranno 
asseanati posti di cattedre di-
tponibili ogni anno nella scuo
la media inferiore. e dicente-
ranno titolari delle scuole me
die inferior*. 

St propone poi un concorso 
per esami e titoli ruervato 
ad insegnanti in servizio nelle 
scuole medie interiari, i quali 
aspirino ad insegnare nel!* 
scuole medie ruperiorU 

Intlne. volendo che nella 
scuola tutto il personate In
segnante abbia un grado dl 
preparation* dl tipo universi
ta rio. si propongono concorat 
per soli titolt. con ana riser-
va annua dl posti. per diplo
mat! f quail abbiano frequen
tato e superato an biennlo 
pedagogico. 

Non sfugge a nessuno che le 
forme dl concorso proposte 
facllitano il reclutamento e ne 
riducono t tempi, senza svalu-
tame I'importanza; in ogni c»-
so, rappresentano un passo 
avantl rispetto alle attuali for
me. tanto plO che ellminano 
deflnitivamente la formazione 

< dl nuove masse dl non dl ruo
lo. In tale quadro grande Im
port a nza vlene data airagglor-

' namento, per 11 quale si pre> 
vede, ogni certo numero dl an
ni, la frequnxa obbUffotorta. 

Una ricerca di Marti noli 

<meschino> 
Nel momento in cui, anche in Italia, si assiste ad uno svi-

luppo e ammodernamento tecnologico sul piano dell'industrU, 
Martinoli pubblica il risultato di una sua interessante indagine (1), 
condotta con l'ausilio di una equipe di collaborator!. II punto dl 
partenza del discorso che VA. fa, e l'osservazione che al progresso tecnico-
produttivo deve necessariamente segviire un analogo elevamento della forma
zione professionale dei lavoratori e dei gradi intermedi dell'organizzazione in-
dustriale. In altri termini, la scomparsa (o la massima riduzione) di forze di 
lavoro « grezze » e condi 
zione, ineliminabile, per 
mantenere e sviluppare 

, il progresso dell' indu-
stria. Come si presenta la 
situazione in Italia, sotto 
questo proftlo? Ne la scuo
la elementare, ne quella di 

risposte ai lettori 

La la Internazionale 
c Cart compagni, 

sono uno studente del tanto discusso Istituto Tecnico 
Industriale Leonardo da Vinci di Firenze, di cui in pas
sato vi siete gia interessati, e vorrei che pubblicaste 
questa mia lettera per rendere noto che oltre al proble-
ma delle aule e degli orari ce ne e un altro che mi sem-
bra non meno grave. Mi riferisco ai libri di testo per la 
storia e in particolare a quello adottato nella IV sezione. 

« Questo "capolavoro" e stato scritto da un professo-
re della Universita di Bologna, il quale, ignorando l'in-

• teresse sempre piii vasto dei giovani per il marxismo e 
la storia del movimento operaio, esclude dal suo testo 
per "semplicita"o per negligenza, la Prima Internazio
nale dei lavoratori, di cui ricorre proprio quest'anno il 
primo centenario. Non contenlo di tutto cio, questo pro-
fessore da un giudizio gratuito che nessuno gli ha chie-
sto e del quale si guarda bene di spiegare le ragioni: 
"la societa senza classi, preconizzata da loro" (Marx 
ed .. Engels) in sostanza e un' "utopia". Queste non 
sono le uniche gravi lacune del nostro libro di testo, 
ma bastano per rendere l'idea di come sia trattata la 
storia. negli istituti tecnici. ' 

flenato Cecchi (Firenze) >. 

Ancora un esempio del contrasto tra cio che si inse-
gna a scuola, nei licei come negli istituti tecnici, e le 
esigenze delle nuove 0enerazto'4i, che trovano rtdtcoli i 
recchi pregtudtzt' antimarxisti che tuttora si leggono 
nei vecchi libri di testo. Eppure, il Silva, il Rodolico, 
il * famoso > Manaresi ancora sono in uso in tante 
scuole della Repubbltca italiana.' 

II ritardo di Telescuola 
« Genttltssimo • Direttore, . 

ho letto su vari quotidiani che il 1. ottobre sono an-
dati a scuola 7 milioni e 322.000 ragazzi. In realta, la 
cifra e inesatta: per i giovani iscritti alia scuola media 
unica televisiva le lezioni non cominceranno che il 5 no-
vembre prossimo. Naturalmente, gli esperti del Mini-
stero P. I. si sono ben guardati dal far rilevare ai gior-
nali questa circostanza e men che meno hanno accen-
nato alle condizioni in cui vivacchia questo nuovo tipo 
di scuola, che, insieme a tanti difetti, ha dei pregi no-
tevolissimi. La scuola televisiva e di per se uno dei piu 
potenti mezzi di diffusione culturale, e finora ha riscos-
so il plauso di molti paesi, che si sono affrettati a isti-
tuire scuole affmi: attraverso l'insegnamento televisivo 
la scuola e potuta penetrare capillannente in ogni am-
biente sociale, portando i suoi benefici nei piu sper-

-duti paesi di montagna. •-'._. 
:. V « Per due anni tutto e andato bene. Ma lo scorso anno, 
quando ci siamo recati a scuola il 1. ottobre, abbiamo 
avuto la sorpresa di sehtirci rimandare a casa perche 
le lezioni sarebbero cominciate solo il 15 del mese per 
la seconda e terza classe. Sulla "prima" silenzio assoluto: 
il regolare funzionamento di questa classe avvenne solo 
dal 1. dicembre. Verso la fine di novembre una circo-
lare ministeriale ci portd la notizia di un incredibile 
abuso; la modifica unilaterale del contratto di lavoro a 
prestazioni awiate, da parte del Ministero P. L Noi in
segnanti, nominati per svolgere 18 ore settimanali dl 
lavoro con retribuzione in base al coefficiente 270, ve-
nimmo improwisamente declassati e portati a 27 ore 
di insegnamento settimanale, con retribuzione in base 
al coefficiente 220 e con soppressione dello stlpendio du
rante il periodo delle vacanze estive. Quest'ultima deci-
sione venne revocata all'ultimo momento in seguito 
ad una serie di scioperi da parte nostra. 

c Ora questa nuova mazzata: a noi insegnanti non 
pi ace bighellonare con le mani in tasca fino al 5 no
vembre;. nella maggior parte facciamo scuola «gratis > 
fino a novembre, come abbiamo fatto anche lo scorso 
anno, per non dare a genitori e ragazzi la triste impres-
sione di una scuola poco sen a che rilascera diplomi di 
scarso valore pratico. 

- Lettera firmata (Perugia) >. 
• : • 

•. H nostro giornale si c gia occupato su queste colonne 
delle precarie, ingiuste condizioni di lavoro in cui si 
trovano gli insegnanti dei « posti di ascolto a telcrtsico; 
tl prol4ema si fa di nuooo acuto alia tngitta della c H-
presa*. •* ••• . 

Non e il caso di afjrontare qui il piudirio di merHo 
su « Telesctiolo », gindizto che richiedc un esame appro-
ftmdtto e sul piano pedapogtco e sul piano tecnico, te
nendo presente che la fumione di supplenza cui essa 
oggl assolve dovra in prospettiva trasformarsi in una 

; fumione i*fegrati«<i della scuola reale. Ma, proprio per 
il two carattere, « Telescuola > ha bisogno di un respi-

• ro non certo minore di quello della scuola normale, che 
si tvolge nelle aule, attraverso il quotidiano e dtretto 
rapporto fro insegnante « tlimio. > ••:>\-i*-* 

nvviamento si sono mostra-
te capaci di forniare, o so-
lamente . di avviare, una 
formazione lavorativa sod-
disfacente dei giovani; que
sto anche per la mancanza 
— e • l'osservazione vale 
particolarmente ' per la 
scuola elementare — di 
organizzazioni cultural! 
extra- scolastiche, in gra
do di aiutare il giovane ad 
« accedere ad una istruzio
ne vera e propria > (pag. 
10). Ne si pensi che la co-
siddetta scuola di terzo 
grado — che segue i gio
vani dal 15' al 19' anno di 
eta — o le stesse facolta 
universitarie siano riusci-
te a raggiungere risultati 
piu soddisfacenti: risulta, 
infatti, statisticamente dc-
certato che le promozioni 
sul lavoro avvengono, ge-
neralmente, sulla base di 
criteri che prescindono dal 
titolo di studio. In genera
le. insomrvfl, l'A. puo af-

. fermare che « una rapida 
ianaltsi condotta in modo 
; alquanto sommario ma im-
pressivo induce a confer-

i mare come la correlazione 
• tra i vari ordini e gradi 
di scuola e le categorte pro
fessional! prtncipali sia og-

'• gi quasi inesistente> (pag. 
! 10). Pur se sarebbe auspi-
• cabile il contrario, tuttavia 
sta di fatto che il processo 
di formazione « sul lavoro, 
ed attraverso il lavoro > ha 
in Italia una indiscussa 
preminenza sulla prepara-
zione culturale di origine 
scolastica (pag. 13). 

La critica deU'A. e suf-
ficientemente accorta da 
rendersi conto che non si 
pud chledere alia scuola di 
dare tutta l'istruzione ne-
cessaria per il lavoro. Al 
contrario, e inevitabile che 
la formazione scolastica re-
sti su un piano largamente 
generico e che, quindi, ab
bia bisogno di essere in
tegrata" dalla esperienza 

, che il lavoratore fa a con-
tatto diretto con la pro-
duzione. Basta considerare 
lo sviluppo rapido ed inces-
sante della specializzazio-
ne, per comprendere che 
sarebbe del tutto utopisti-
co pensare che il processo 
formativo del giovane 
possa arrestarsi sul banchi 
di scuola o nelle aule uni
versitarie. E' necessario, 
al contrario, che venga svi-
luppato, ma in modo me-
todologicamente adeguato 
e razionale, l'insegnamen
to specifico del mestiere, 
che pu6 aver luogo solo 
sul lavoro. In sostanza, il 
discorso deU'A. giunge al
ia conclusione che sareb
be indispensabile stabilire 
un armonico rapporto tra 
formazione scolastica e sul 
lavoro, in modo da assi-
curare — salve restando le 
necessarie diversita di me-
todo — un'unica, scientifl-
ca impostazione globale del 
processo formativo. Ma a 
chi ed a cosa far risalire 
le responsabilita della si
tuazione prima denuncia-
ta? T7 neiraffrontare que
sto problema, che l'A. ca
de in curiose (ma signifi
cative ! ) contraddizioni. 
Scrive Martinoli: «Biso
gno riconoscere che la pit* 
gran parte delle imprese 
italiane (...) hanno una 
struttura organizzativa an
cora elementare; cio signi-

' fica che il datore di lavo
ro (.„), procedendo in mo
do poco sistematico o ope-
rando per tentatirt (...), 
non e in genere in grado 
di dare istruztont precise 
sul modo di eseguire i vari 
lavori in cui si articola 
Vattivita •'- industriale. tn 
queste condizioni il lanora-
tore subordlnato deve con
tribute con un proprio 
apporto di intciatfra per
sonale, con -il proprio in-
tuito e la propria fantasia 
alia esecuzione del lavoro. 
fino ad individuare e defi-
nire egli stesso le mansio-
ni da svolgere > (pag. 26). 
Le responsabilita, dunque, 
sooo ben nettamente mdi-

viduate, come altrettanto 
chiari sono i legami tra; , 
questa situazione e l'orii-
zonte meschino tiell'inte-
resse padronale: seguendo . 
questa strada.il padrone ' 
riesce a procurarsi mano- • 
dopera non « grezza >, non 
spendendo un soldo per 
formarla. E una simile 
grettezza — la storia in-
segna — e tipica della •• 
borghesia italiana - Ecco 
perche risulta poco convin-
cente l'esortazione dell'A. 
a riprodurre in Italia mo-
delli di • comportamento 
propri del capitalismo sta-
tunitense. E' del tutto va-
no attendersi, * insomma, 
un armonico sviluppo ci
vile e culturale in Italia 
per opera di quelle stesse 
forze che hanno la respon
sabilita della situazione at-
tualmente esistente. Va ag-
giunto inoltre che l'A. in-
vita i datori di lavoro ad 
introdurre in fabbrica va-
rie iniziative culturali e 
ricreative alio scopo di for-
nire « l'occasione - ad eva-
sioni » (pag. 45) a quei la
voratori, che lo stesso Mar
tinoli ricoriosce essere sem- '" 
pre . di' piu ' umanamente 
impoveriti dall'introduzio-
ne di moderne tecniche di 
lavoro! 
-Insomma,: tutto pur di 

non modificare i rapporti 
attuali di produzione. 

Stefano G. De Luca 

(1) MARTINOLI: La forma
zione sul lavoro, Bari. Latena, 
1964. L. 1.000. 
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