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Studenti, assistenti e docenti con testa no le scelte di Gui 

II governo ha «programmato» 
la crisi dell'Universita 

II « piano finanziario » in discussione alia Camera ignora (ra I'altro I'aumento del costo medio per 

studente e i ritmi d'incremento della popolazione scolastica - Si aggravera il rapporto, gia insosteni-

bile, fra docenti e studenti - II ristagno delle lauree - « Mortalita » e «inflazione » dei fuori-corso 

Lo studio non viene considerato come lavoro sociale produttivo - Trascurata la ricerca scientifica 

la scuola 

A sinistra: 
la Facolta di 
Leltere di Ro
ma occupala 
nel maggio 
scorso dagli 
studenti de
mocratic! du 
rante le gior-
nate di lotta 
a n t i f a-
s c i s t a 
contro I'ucci-
sione di Paolo 
Rossi e per la 
r i forma uni-
versitaria 

II governo tin progininiiiato 
la crisi dcll'Uiiivcrsita. La 
definizione — che non c nostra 
— puo apparire aspia e for-
7ala. specialmcnte sc ci si la-
scia irretire in qualehe modo 
dalla propaganda dc. Si tratta 
invoce rlj un assunto che ri 
flelte, nella sua cnida atna 
rezzn. la grave realta della 
istruz.ione supcriore in Italia, 
soprattutto per quanto rimiar-
da il silo avvrnire. 

A queste conclusion! il Co-
mitato universitario. cni ade 
riscono le assncia/ioni degli 
studenti. degli assistenti e dei 
proressori incaricati I U N W H I . 
UNAU. ANPl'I) . e giunto at 
traverso un'nttcntn e detta 
gliata analisi di quella parte 
del «piano finan/iario T> ela 
horato dal ministro Gui che si 
riferisce nll'nniversita e rii 
rni si stn ogci iliseutendo alia 
Camera. I.e * linee direttive » 
per la riforma scolastica ema 
nate dallo stesso ministro pre 
vedevano per 1'istru/ione sn 
periore (esclusa l'edili/ia) uno 
stanziamento di l.'tfi miliardi 
in cinque anni. con una dimi 
mizione di ben SO miliardi ri 
spetto alle indienzioni della 
stessn Commissinnp d'indapi 
ne. Gia questo calo appariva 
allarmante. e tale da suscitarc 
le pin severe criticlie contro 
una politica scolastica d ie 
mostra di seguire tuttora le 
vecchie fallimentari vie. Ma 
II «piano finanziario» falli 
ncandosi al piano econnmico 
generale del ministro Pierac 
cini) ha ridottn ulterinrmente 
i gia insnfficienti stanziamen 
ti previsti per ITniversjta. 
portandoli a 150 miliardi. quan 

" do la prcvisione <lella spesa 
ncccssaria a mantenere l'at 
tuale critica situazione e di 
220 250 miliardi. 

L'assurditn del piano finan 
siario governativo e dunque 
evidente: tanto piii in quantn 
si pretende di vararlo senza 
che il « piano Gui > e. in par
ticolare. la legge sul riordina-
ntento delle stnit ture dell'Uni 
versita (n. 2 314) siano stati 
ancora discussi e approvati 
dal Parlamento. 

Approfondendo l'esame dei 
r a r i punti. del rcsto. risulta 
ehiaro che il piano finanziario 
— come nota il Comitato uni-
rersitario — prescinde anche 
daU'aumento del costo medio 
per studente universitario 
(240.4-19 lire secondo le « linee 
direttive >. 285 mila secondo 
una pin rcalistica valutazione) 
e non si adegua neppure al 
1'incrcmcnto della popolazione 
scolastica universitaria. che si 
rivela assai pin alto delle pri 
mitive pre\isioni (non 519 mila 
studenti per il 1974 75. come 
prcvedeva Gui. ma 634 mila. 
con uno scarto di 115 mila 
unita). 

Lo stcsso piano finanziario. 
tuttavia. rivela tutte le sue 
insufficienze. collocandosi piut-
tosto come un programma del 
deficit e della crisi che non 
dello sviluppo e della riforma 
universitaria. soprattutto se 
k) si pone a confronto con i 
dati relativi alia formazione 
dei laureati. e cioe alia « pro 
duttivita > degli studi superio 
ri . Per il personale insegnante 
* non insegnante il piano pre
cede in cinque anni uno stan-

icnto di 9 miliardi in piu 

rispetto alle « linee direttive i 
di Gui, ma per i contributi al-
I'Universita. agli istituti uni-
versitari e alia ricerca scien
tifica esso saneisce una 
du/.ionc <-ecca di 11 miliardi e 
Kfifi milioni. e per Tassistenza 
e gli assenni di studio una di 
niinu/ione di 2 miliardi e 188 
milioni. 

Come si vede. il governo ha 
adoperato anche in questo 
caso la cosifletta « politica del
la scure ». senza preoccuparsi 
delle cnnseinicn/e che ne deri-
veranno alia scuola e alia so-
cicta na/ionale. I tailli operati. 
ad esempio. per la ricerca 
scientifica. in un Paese gia 
cosi carente. cono li a dimo-
strare che il centro sinistra 
non ha la minima inten/ione 
di favorire neanche I'incre 
mento di un settore fnndamen 
tale ai fini dello sviluppo eco 
nomico e sociale Ma faccia 
nio ancora pnrlnre le cifre 
Vediamo cosa sitmifica in con 
creto questo * piano * in rap 
i w t o al numern deiili studenti 
e a quello degli insegnanti. 

I.e cattedre di ruolo neces 
s.irie a mantenere inalterato 
per il 1970 71. anno terminale 
del piano, l'attuale rapporto 
studenti docenti — osserva an 
cora il Comitato unirers'tn-
rin — dovrebbero esserc. snlla 
base del I'aeeiorna mento delle 
nrevisioni di incremento. 4 700. 
E cio considerando che nel 
W i fifi. esclusi i *fuori corso*. 
fili universitari erano *>fif> mila. 
con 3 mila cattedre di ruolo. 

i c che nel 1970 71 saranno cir 
! en 449 mila Orbrne. il piano 
| finanziario prevede per la fine 
j del quinquennio snltanto 4 mila 
! cattedre di ruolo 

i Alio stcsso modo. sempre 
j per il 1970 71. il numero com 
} plessivo deeli insegnanti (di 
I ruolo. incaricati. assistenti") 

dovrebhe salire in proporzione 
all'aumcnto degli studenti da 
cli aftuali 27 mila a circa 
45 mila II piano finanziario 
viceversa oarla di un incre
mento di docenti non superio 
re alle 30 31 mila unita. Se si 
tiene presente che I'aumento 
fino a 4 mila delle cattedre 
di ruolo non sijmifichera una 
immissinnc di nuovi insegnan 
ti ma solo una sistemazione 
ciuridica di cran parte dei do 
centi attuali. annarira ehiaro 
che il piano finanziario pnr 
tern nltretutto ad un poc^io 
n m e n t o sia del rapporto stn 
r'enti nrofes«ori. sin. per con 
secuenza. di quello fra stu 
denti e laureati Nel 1970 71. 
secondo il piano, le t 'niversita 
italiane dovrebbero «sfoma 
re » — ci si passi lespressio 
ne — circa 40 mila laureati. 
Ma la realta appare piuttosto 
dne r sa . Se si pensa che nel 
1957 58 su 154 fi38 studenti in 
corso (e oltre t»5 mila fuori 
corso) hanno conseguito la 
laurea solo 20 379. mentre nel 
19fi2 63 su 225 79fi studenti in 
corso (e oltre 86 mila fuori 
corso) se ne sono laureati solo 
23.019. ci si rendera facilmen-
te conto della gia grave situa 
zione. indubbiamente peggio 
rata per altro negli anni suc
cessive E si comprendera in 
particolare come l'esiguo au-
mento del personale insegnan
te previsto dal « piano > peg-
giorando il rapporto studenti-

A d e s t r a: 
un'assemblea 
s t u d e n-
t e s c a alia 
F a c o I t a 
di Leltere di 
Roma durante 
I'occupazione 
dell'Ateneo 

insegnanti, portcra il rapporto 
studenti laureati ad indici an
cora piu negativi. 

Quanto, infine, al capitolo 
ri. « assistenza ». il Comiiato uni-

versitario osserva giustamen 
te che esso c costituisce una 

Perche e fallita Tistruzione professionale 
impartita dalla Regione siciliana 

Scuole a grappoli 
(ma solo dove le vuole 

il sottogoverno) 
Uno strumento di facili clientele • Lo scandalo dell'edilizia • II «reclu-
tamento» forzato degli allievi - Come la scuola finisce per favorire gli 
evasori dell'obbligo - Un largo schieramento di forze politiche e sindacali 

chiede una profonda riforma 

sostan/iule negazione del d»-
ritto alio studio, quale condi-
zione essen/.iale della liberta 
di formazione dello studente » 
e compromette seriamente ogni 
riforma e perfino la revisione 
della legge istitutiva deH'asse-

| IL 3 NOVEMBRE A ROMA 

I Convegno nazionale 

dei maestri comunisti 
II 3 novembre p.v., alle ore 16, avra inizic 

a Roma, presso la Direzione del Partito, il Conve
gno nazionale dei maestri comunisti. 

I lavori proseguiranno nella giornata del 4. 
O.d.g.: L'impegno altuale dei maestri comunisti 
Le Federazioni sono pregale di assicurare la loro 

presenza. 

L 

i/no di studio, indispensabile 
oltretutto per frenare quella 
che viene definita la «mor
talita universitaria ». e cioe la 
•x fuoruscita » dalle scuole su-
{>eriori di migliaia di allievi. 
e il continuo e parallelo rigon-
fiamento del numero dei fuori 
corso Questo perche il « pia 
no » considcra come forma di 
assisten/a — del tutto margi 
nale per altro — lo stesso 
« presalario »: perche lo stu 
dio in genere non viene valu 
tato come « lavoro sociale» 
produttivo: perche lo studio 
universitario in particolare 
rapprcsenta ancora qualcosa 
di* * speciale » e di « superio 
re * cui non tutte le classi so 
ciali possonn pretendere di ap 
prodare. Tanto e vero che le 
spese |Mir l'liniversita (esclusa 
l'edilizia) che secondo la Com 
missionc d'indaij'me dovevano 
raggiungere l'H.4 per cento 
sul totale degli stanziamenti 
fier la scuola (621 miliardi e 
417 milioni in cinque anni). 
sono diminuite al 10.7 nelle 
« linee direttive » di Gui e al 
9.6 per cento nel piano finan
ziario. 

sir. se. 

Vi e in Italia un tipo di sclio 
la che non ha nemmeno un in 
segnante di ruolo e alia quale 
t!h insegnanti accedonn non 
per concorso ma per chiamata 
personale, che non rilascia al-
ciin titolo di studio dopo quat-
tio anni. che in pratica favo 
risee 1' evasione dell' obbligo 
scolastieo. Si tratta della Scuo 
la Professionale della Regione 
Sicilian;! e come cio sia pos 
sibile e piesto detto. 

Nel 1950 la Regione alio seo 
po di accelerare lo sviluppo 
ciunnmicn e sociale dell' isola 
istituiva delle scuole proles-
sionali ad indiii/zo industna 
le, agraiio e ter/iario L'ini 
/iativa venne accolta dal con 
senso generale in (|iianto si 
indiri/zava verso uno dei set 
tori primari d'intervento del-
I'ente reuione. quello cine del 
la istru/.ione professionale in 
connessinne ai progranuni di 
sviluppo regionale Purtroppo. 
le scuole si trasformarono im 
mediatamente in strumenti di 
facili clientele in quanto le 
assun/ioni del personale a w e 
nivann a discrezione dell' as 
sessore alia P.I., l'allora mo 
narehico Domenico Adamn. gia 
qualunquista e piu tardi libe 
i ale. 

Snaturala cosi la fun/iotie 
della nuova scuola per fini 
elettoralistici. ne e derivata 
tutta una serie di disfun/inni 
di carattere ortianizzativo e 
pedagogico per cui fin gi.'i dal 
1959 Calo ha potuto denuncia-
re in una rela/ione al Congres 
so di pedagogia di Lecce « il 
fallimpnln dell' istruzimip prn-
fessinvalc impartita dalla UP-
qionp Siciliana ». 

Innan/itiitto. le scuole sono 
sorte a casaccio. o meglio se
condo interessi di sottogover
no. senza rapporto alcuno di 
equilibrio tra esse e la pop" 
lazione scolastica: 14 scuole in 
prou'nein di Palermo e una so 
la in quel di Fnna: I'acrigen 
tinn ed il trapanese pullulanti 
di scuole. ccc. Su di esse si 
potrebbe addirittura ricostrui 
re una mappa politica del sot 
togoverno <=ici!iann: qui una zo 
na di influenza liberale. la de-
mncristiana. qua il feudo eletto 
rale del tale onorevole. e cosi 
via Sempre per gli stessi mo 
tivi. le aperture di scuole sono 
avvenute senza tenere alcun 
conto dei bisogni oagettivi delle 
zone, per cui si sono avute de 
cine di scuole della medesima 
specializzazione mentre altri in 

Un documentato numero monografico de « La Regione » 

« CENERENTOLA» ANCHE IN TOSCANA 
L' ISTRUZIONE TECNICO - PROFESSIONALE 
II ruolo determinate degli Enti locali nella riforma del settore e nella programmazione di nuove 

strutture scolastiche — Come awiene lo «spreco» dei talenti 

La concezione della scuola co
me specchio della societa — una 
concezjone la cui matnee di-
scende dagli mm del secolo XIX 
— costitui?ce ormai un da:o 
acqu.sito delle tnoderne correnn 
pedasrogichc. per !e qoali il ne> 
so fra orcanizzazione scolastica 
e pr«>b;cm.uica socio ecoiom.c.i 
di\«Tna :n,i.-i>tfas3bi!e per co-n 
prcnclere e :1 proces-=o 5:ornO 
dell .ittiri'.a jmana e le nxvl:. 
cazioni che i-SMi opera nel ca-n 
po educat:\o di cm la SCJO .1 
r.ippresenta uno strumento p-i-
mario ed indispensabile per !a 
formazione di personalita a-ito^ 
norne e capac, di a:itoco\erni> 
Qi.e-sti pr.n< ip =oro central: sia 
nel pensipro mams 'a (s\ veda 
il problem,! rlelia i^truzione po 
litecn:ca in \ la rO che in quello 
praematista 

Accettata questa ipotesi come 
vahda. 1'impressione che si n-
cava dalla situazione esistente 
nel nostro paese appare >con^v 
lante. Un'ultenore riprova rlel 
caos. della improwisazione. del 
la routine, della mancanza ti 
qualsiasi prospettiva sena che 
pesano sul'.a scuola it a liana ci 
viene proposta da un mteres 
sante numero monografico della 
Regiove, la rivista dell'Unione 
delle Province Toscane. dedica-
to agli Enti locali ed alia istru-
rione tecnico-professionale. che 
si awale di una serie di contn-
buti di a!to Hvello ed offre per 
la prima volta un quadro orga-

nico della situazione toscana in 
questo settore. con puntuali com-
parazioni con la situazione ita-
liana. 

Una mentona ncerca di Fran 
co Vieiani nesce ad individiiare 
i vizi e !e di-=cordanze fra i dati 
dell'ISTAT e qieili del miniate 
ro .le! l,i\o-<-». da cui non e iif 
f:c;> ri.*a!ire alle v-arenze n u 
2r.i\. che incuiono .n n*>1o ni-ea 
ti\o i^!i"arca;co eJ.fico io.i.i 
•Ok): \ teen.co profes«-ona!e. pM 
ta i: una hnoa rhiara. «<'>:ii:-'': 
ta alle so'Iecitazioni stnimental*. 
di carattere pivatistico aprn^ 
s.in!ita da un curnculum di stu 
di taUo'M inutile e. s,>pr.i!t'it 
to manemte di -ma p'ospettr.a 
che la nie'Ja ;n conr>es*ioie coi 
!e e^islenze concrete de! mondo 
ecoro*ni<.o e com TI ere. ale. L.) 
*cuola *ocn;co profess'omle ap-
pare CMI-I come la cenerento'.a 
di tutto il quadro scolastieo ita 
liano Siamo. cioe. di fronte al 
npetersi dell'antico atteeijiamen 

• to che le classi -lin^enti ;tal;ane 
I hanio semp'e ten'ito nei confron 
i ti della «cuola ed m pxirtieolare 

nei confront! di quella cui dove 
vano or.entarsi gli 5tii'1enti 
provenienti da catejjone soc-iab 
medie. impiegatizie e popolari. 

C'e — come £ facile nota re -
una continuity fra gli c affoca 
toi » di Gentile e la distinzjone 
fra student; dest'nati a proseguire 
gli studi e quelli. invece. awia-
ti c al fare >. corr.e as^eriva con 
linguaggio ambiguo il ministro 

Medici neLa sua r.ota c nfor-
ma >. A a o si aggiunga il fatto 
che la scuola tetnicoprofessio 
nale. gia cosi precana e fra 
gile. si e scon: rata con il boom 
economico degii anni 60 e le sue 
deboli str.rtture si sono d.mostra 
te anii.'on.''tiche alk>rche il pro 
lire--*") tecno'og «.o ha toccato an 
Jie il no-'ro p.ie-e Come u-cir-
•ie.' I_i r.^j>i-'j inve^.e prob'.enu J I.ficat.i 
di c.ira'tere q iantita*<\o e. so 
P'attutto di carattere quabtati 
\o Raffaele Î i Porta — in una 
amp:a comtin caz.one — e chia 
ro :n proposito: < 1-e soluzioni 
fmanznne. tecniche e orgamz-
?at:\e del prob!ema compof.ino 
ma mobi'.itacone di ri^ir-e ma 
Veal; ed inte.letual. che d.1 pir-
te dei p-ihbl ci poten «f:nbra 
difficile ad o'tenersi. 

t In que.-lo cam;x> >eml>ra tro 
\are larghe po^sihilita di lotta 
Tazione delle organizzazioni po 
liticbe e SinJacali mteressate a 
trasforrrare ristruz'one tecnico-
professionale nei suoi 1'velli m 
ferion e medi >. 

Di qui l'impegno desli Knti 
locali per dare all'istruzione tec-
nKTO-professionale una prospet
tiva democratica: che rende ne 
cessaria una specifica e parti 
colare preparazione degb lnse 
gnanti (Santoni Rugiu). un aso 
di test! aderenti alle mutate esi-
genze didattiche e tecnologiche 
col supporto di sussidi audio-
visivi (Stngelli). un impegno del 
sindacato per il qualie l'istru-

z:one del lavoratore diventa la 
conquista sine qua non per m:-
glion condizioni di vita e di la
voro (Ras'relli^Sbraci). La situa 
zione toscana pre«enta. «otto que
sto profilo. carattenstiche allar-
manti: all"esf>do dalle campagne 
<di civ. s; occupa O'ello Pampa 
'OTI> hanno fatto n'contro la 

j pre>sione di mii»k>pera drqua 
^i una ••tru'.tira i"f! : 

s'nale dernVe e la d.ffus.one del 
,a prco'a miprend to'iali'a con 
le con=*guen7e di aita mob.lita 
profe^oriale e di scarso ir.te 
rrs«e nor 'o studio come mezzo 
per salire nella *cx\a sociale 
• I.'Abate). 

Ma per e\ itare !o spreco dei 
talenti e necessaro apnre nuo
ve strade. In Toscana. l'mcre 
mento nelle scuole tecn'coprofe.s 
s 'onal ie stato mponente neg.i 
ultimi "d'eci ann:: fortissimo ne 
eh Istituti teeniei mdiHtnah. con 
siderevole in quelli tecnici coro 
merciali fc.rca il IM'r). piu 
molerato nesli Istituti nautici e 
per ceometn complessivamente 
necati\o negli I«tituti femminili 
e aaran. Ecco. allora. come con 
elude Vieiani. la sola conclusio 
ne spontanea: occorre una radi-
ca!e riforma. nel contesto cb pia-
ni regionali inseriti nell'ambito 
di un ampio disegno di program
mazione democratica. L'apporto 
degli Enti locali diventa. in tal 
modo. determinante. 

Giovanni Lombardi 

diri//i mancano conipletainente. 
Delle 2H scuole ad indiri/zo in-
dustriale. 13 sono destinate alia 
falegnameria: delle 18 ad indi 
r i / /o agrario. 10 non hanno al 
cuna speciali//a/ione: non .sono 
state istituite scuole ad indin/ 
zo marinaio pur essendo esse 
previste dalla legge. 

La situa/ioue edili/ia c addi 
rittura scandalosa. Non e stato 
reali/zato alcun piano di edili/ia 
scolastica. nemmeno la costru 
zione degli edifici per i quali 
fin dal 19152 esiste uno stau/ia 
mento di .7IHI milioni. 

Una scuola piofessionale 
di media giaude//a di 2.r>() alhe 
\ i ha bisogni) di una supeiTu le 
coperta di almeno 5 (MMI mc| : le 
scuole privilegiate hanno appe 
na un quinto di tanto. I.e at t ic/ 
zature tecniche e didattiche. 
tranne alcune ecce/ioni. sono 
assulutamente insufficient!, e 
per le scuole ad indiri//o agra 
rio non esistono n/iende e cam 
pi .s|K'iimentali. 

I'n ehiaro indite del pieva 
leie della fun/.ione clientelaie 
su quella socio pedauogica e il 
rapporto tra spt"-a per le at 
t tc / /a ture (KM) milioni annui) 
e spesa per il personale (2 mi 
harcli). Del resto. secondo i c-al-
coli degli esperti. una scuola 
professionale ha bisogno di una 
spesa d'impianto per locali e 
attrez.zature di circa 4 milioni 
per alliexo mentre la spesa del 
la Regione e di circa .100 000 li 
re per alhe\o. 

Dopo cinque anni (adesso 
quattro) cli studio gli allievi 
delle Sruole profpssionali re-
uionali non conseguono alcun 
titolo. la qualiTica acquisita 
non viene ric onosciuta presso le 
a/iende ne ad essi e offerto 
uno sbocco verso studi supe 
riori o collaterali 

Nessuna meraviglia. quindi. 
se esse hanno incontrato scarso 
favore presso ragazzi e genitori. 
* Perche — si cluedevnno e si 
chiedono quest i — spiecare 
tempo e fatica per studi che 
non \eiiiiono riconosciuti? •. Kd. 
infatti. il problema del rc-clu 
tamento degli allievi si e ripro 
pocto drammaticamente di an
no in anno. Cosi. ouni anno. 
neirimmmen/a della riapeitura 
delle scunlc. diiettoii e inse 
tmantj danno il via ad una \ e 
ra e propria campagn.i cli re 
clutamento e pa/ientemente e 
personalmente passano al sctac-
cio la zona, hussando ad ogni 
porta e cercando di allc-ttare i 
ragazzi alia frequen/a s|)esso 
col \an tare inesistenti vantng 
gi e privilegi che ne derive 
rebbero. 

La scuola professionale diven 
ta in tal modo un rifugio per 
evasori dell" obbligo scolastieo. 
un comodo rifugio nel quale si 
chiude un occhio se sono piu i 
giorni in cui ci si assenta per 
dare aiuto alia famiglia nel la 
\oro dei campi c dove si \ a 
quando piove in mancan/a di 
meglio .Ma i presidi di scuola 
media protestano e fanno de 
nunce ai prnvveditori. per cui 
in fretta e furia il governo re 
cionale e costretto a varare la 
cosiddetta < legge ponte» — 
che subordina 1'iscrizione all'as-
solvimento dell'obbligo scolasti
eo o perlomeno al compimento 
del 14.mo anno — la quale in 
ptatira lascia le cose come 
stanno e non affmnta il pro
blema cniciale della riforma 
delle scuole e della sistemazio 
ne del personale insegnante. 
Infatti. si ha notizia che in al 
cune scuole sono stati iscritti 
ancora raeazzi in eta dell'ob 
bligo 

II calo delle iscrizioni negli 
istituti professional! e come si 
sa un fatto ec nerale. ma in Si-
cilia esso assume un carattere 
piu \istoso ancora. motivo per 
cui si hanno scuole profes<=io 
nali nelle quali in certi giorni 
cli insegnanti sono piu degli al
lievi. Gl'insegnanti. a loro vol 

ta. attendono da anni una de 
finitiva sistemazione giuridica 
fmstrati nella loro Ircittima at 
tesa da un preciso disegno no 
litico in base al quale il go 
verno regionale preferiscc man 
tenere in condizione di preca 
ric-ta gl' insegnanti per poterli 
ricattare al momento delle ele 
zioni anziche assicurare quella 
stahilita economica e giuridica 
che potrebbe significare la per 
dita del controllo su di essi. 

Contro 1* intenzione che si £ 
ventilata di sopprimere tali 
scuole. adesso che la loro fun-
zione clientelare sta per csau-
rirsi. 1'opposizione democratica. 
i sindacati e l'opinione pubbli-
ca piu sensibile ai problemi del

ta scuola hanno rcagilo con ter 
me//a . indicando nella ristriit 
tura/ione di queste scuole il 
primo passo per fare dcll'istm 
/ione piofessionale uno clci car 
dini della lotta per la libera/io 
ne e recluea/ione dei lavoratori 
siciliani e per il progresso ci 
vile ed economico della Sici 
ha. Ksiste tin piogetto cli legge 
presentato da deputati comuni 
sti e socialproletari che atfron 
ta radicalmente il problem.! 
della trasforina/ione delle scuo 
le piol'essionali in istituti pro 

i fesMonali Ksso prevede tra I'al 
tro la toima/ione di classi mi 
ste e pone il linute di 20 alunm 
per classe; I'lnsegnamento del 
la lehgione viene impartito su 
richiesta: il diploma cli qiiiilifi 
ea ai fini del collocamento e 
deH'avviainento professionale al 
lavoro ha gli stessi effetti del 
le attesta/ioni di frec|uen/a ai 
corsi proressionali dello Stato: 
1'istru/ione e resa gratuita me 
diante I'aboli/ione delle tasse, 
la coneessione dei libri. il run 
borso spese per il trasporto. il 
pre-salario e le borse di studio. 
I'istitu/ione di inense e coin it 
ti: viene piomosso I'autogover 
no della scuola mediante l'isti 
tu/ione del Con.siqlio d'istttutn, 
del CoHesiio dpi docpnti e del 
I' Oraanismo rapprpscntatiro 
studpntpscn; il personale trova 
una nrganica ed ndeguata si 
stema/ione giuridica: e pre
visto tin piano di in hn 
mstica scolastica per il set
tore: vengono impartite dispo 
si/ioni precise e a difesa del 
giovane lavoratore in ordiue al 
1'addestraniento professionale. 

Alcuni deputati demoeristiani 
della CISL hanno presentato a 
loro volta un progetto di leg 
ge che. pur con le comprensi 
bili differenze. conenrda sulla 
ini|x)sta/ione di fondo del pro 
getto deH'op|K)sj/ione Cio testi 
monia della larga enncordan/a 
di idee delle for/e politiche e 
sociali piu avan/ate Tuttavia. 
non hisoiina dimenticare che la 
istru/ione professionale e uno 
dei nodi cruciali della riTonna 
della scuola e al tempo stesso 
della prngramma/ionc cconomi 
ca. per cui la hattaglia per la 
istiu/ione professionale in Sici 
lia non e che un aspetto della 
hattaidia che si comba'te per 
1'istru/ione professionale in Ita 
ha E' compito delle for/e de 
mocr.itiche non far anclare di 
spcrsi i frutti cli un'esperien/a 
— qiK-lla della Scuola profes 
sionale siciliana — che. bene o 
male, ha ormai quindici anni di 
vita, bensi fare in modo che 
questa possa svolgere una fun 
zione d' avanguardia per tutta 
la scuola italiana in ordine ai 
poteri e ai compiti dell' cntc 
regione. 

Fernando Rotondo 

Un somaro 
per 

evadere 
IIIHI' la. h'iuri\to Itrvcvia, 

(li'liniio « mi n/j/inssifiimm 
iiomo di sttnli •>. ii i ieii/o u i 
somuri in catirdra », meat-
plivndn in un vnlumclto 
scnndnlislicn lr /i/ii erostr 
coihvllviii' \criilv o delle nali 
euuni tli conroiMi per /'iiisc-
ftnntnenlo nelle \ennlv seron-
dune, /.I'I in '/(inelli, sul-
I I'.xpirsMi del li itllolire. per 
prewitlnre il riliude pezzit di 
iidtne sulln riu perl urn del-
I'nnno <eidn\lieo. nun hn Irit-
niln di niealm the rispttlte-
rme il leeihio \lomui, oiisM-
u.dnii'iile fiittliilo ne » i MI-
mini di s'/n/o », m-aitiniuniln 
ai en\i-liiniir lipmlnti did 
llreecin ideiine umenilii di 
lipo piiloln^ieo. 

('•li iirznni •iiiidncid: dei 
pinfewnii. lerili nell'itiinir, 
linilnn pie^n Iruppit nil \eriit 
il p.i'ticcio i/e//'llvpii''sn ne-
ewiimdit In Znnelti di un in-
f.uii.inle ililillo. nil I/I\/M//I-
«w» di 'fiii/riiin. <• quindi en-
dendo nella tele /' cow \i r 
iliitn inipinliinzn e Ininn ml 
un pezzn di enlliio <jn*tn <• 
l>iullii\ln ili\iiilmimiln. i la
in imio temisvtiit \i> In pirn-
de i mi le niiir\lir-iiiiidii pel-
i he hiinnn iliritln ml nlliilln-
ie m I liiimn di ie^idetizn. 
i/ziiiM I/III ewein li us/in/ lure I 
Inlliinti nelln \iiitilii di lilnln-
liti) e nljidmli idle Itidelle. 
%•• In pi tilde run c/i tlewi 
hidelli In piiildenm einriu-
/i'» delln iiimliit penile i »i-
tiliiinn eninliinie In Into 
iidmrairn drnmiiiniizinne. w 
In premie enti In lefixr tili.t 
enine <-e ininiellv\\i> in rimln 
i hoeeinli nei i nneni si e mm 
ipinnli hiinnn uipeinhi /"esu 
tile di iihililnziiiile 

h'eidellleiilenle. I ii in '/n 
nelli the hn iinit\t> n <le 
lerniiniile it niittiret tdi •< '<III 
li Im mi. i nine id <n/;/»i 
lion intuitu l.mai I tilpieelli 
eretleudn di ein.ipmi e im 
pezzn di nlliinlilii /• emliilii 
nel i eet hiti ititiinli\nm de-
aim dei tempi in tui w in 
lei il tlilendere In sflielt'i del 
In senidti <iillu I mill in n dei 
ii selle tleeimi •> i> tnirjwi 
iinpetlendn « / tm n\it>iie del 
le dnmie » 

("»i\} si uriiln dneilili nllu 
srntttlnlit perelte tm pnvrrn 
iliscriizinln sn teiiliiiniln etin-
diilnli nun snpei n nidln di 
C.iirduefi. meiilre In imisii'fi 
pnrle dealt inseuiiiinli di lei 
lere mm hn \'n iitninenlt lei-
In (i;n ilui ii -rn/.i irliuiiM 
di l.liiui llttssn. n perelte tin 
tdlrn riuidithiln hn fimliisn 
tiilmiii) I iiliriiiln <(iii I mm-

zin tli I tiMiln. rite tdlre lul 
In sunn inetmlnmlihili. tmnn 
ilo In nni'miiir pmle ileuli in 
seannnli tli slttrin e hirse In 
slesstt sfninliilizzillti f\inili-
nature mm Immni Irlln Did-
riil-CL'ii.iiiicnlii di'll.i Mini.i 
di I nhrhdn 

(Jimtiiln inn Irnpiin ill sin-
i tdlurn si mmln snl « sn'tin-
tn x itime i nttsn prima dei 
disnslii in I In siindn. «i ri-
sell in tit iiiiiliue il te di l*m»-
>i.i. <.IImull) tut <i si nun 'i 
rntnliinnti prima cli iintnini. 
nun si pnsstmit etiiiihinrr le 
strutture tie «li tndirizzi » 
/.»'i in V.nnelli nel sun semi-
serin pezzn tli rnsimne ci tide 
i pie si i ,-illri prnldenti. enine 
se i II prtddemi rrm inli n fns-
sern dm I vrn iptelli drpli in-
srsnanli '< smnnri n. delle 
mneslre-innilri n dt i Irnppi 
hidvlli 

f. I. 

Le disposizioni 
per i! doposcuola 

In attesa di potersi avvalere 
delle indicazioni e dei suggeri-
menti della Comm'i&sione di 
studio incaricata di formulare 
proposte per meglio puntua-
lizzare le forme organizzative 
e le final ita del c doposcuo 
la * nella scuola media, il mi
nistro della P-I. ha impartito 
le norme da applicare in ma 
teria per il prossimo anno 
scolastieo. Esse ripetono so 
stanzialmente le disposizioni 
impartite sull'argomcnto per 
I'anno scolastieo lfrfi-i 66 

Anche per I'anno scolastieo 
1066 67 e rimessa ai Pro\-\e-
ditori agli Studi la facolta di 
autorizzare direttamente. nel
l'ambito delle nspettive pro
vince. il funzionamento del 
doposcuola nelle scuole medie 

AI riguardo e stata richia-
mata V attenzione dei P r o w e 
ditori agli Studi sulla oppor
tunity che i capi di Istituto c 
i docenti siano sollecitati a 
considerare 1'importanza della 
iniziativa, in vista dei fini edu 
cativi e formativi della scuo
la media e. quindi ad adope 
rarsi perche essa possa avere 
la piu ampia attuazione pos 
sibile. in tutti i casi in cui 
nella sede scolastica siano di 
sponibili, nelle ore pomeridia-
ne, locali idonei e sufficienti 
in rapporto *1 numero degli 

fre-

con 

alunni che chiedono di 
quentare il doposcuola. 

Gli insegnanti di ruolo. 
orario di cattedra inferiore a 
18 ore settimanali, hanno di-
ritto. per le ore di attivita 
prestate nel doposcuola. alia 
retribuzione in cinquantottesi-
mi della misura oraria. fino al
ia 18'. e in \entino\esimi per 
le ore eccedenti le 18. 

Gli insegnanti non di ruolo 
con trattamento ch cattedra 
hanno diritto ad essere retri 
buiti con I medesimi criteri 
previsti per gli insegnanti di 
ruolo. Qualora essi non goda-
no del trattamento di catte
dra. saranno retnbuiti in cin-
quantottesimi per tutte le ore 
di attivita prestate ntl dopo 
scuola. II compenso spettante 
per le ore eccedenti I 'orano di 
cattedra deve essere determi
nate sulla base dello stipen-
dio iniziale correspondente al 
coefficiente in godimento 

I Proweditori agli Studi sono 
stati invitati ad assicurare acli 
alunni delle classi diffcrenzia-
li e di quelle di aggiornamen 
to. la frequenza del doposcuo 
la, che per tali classi non solo 
e indispensabile. ma potra as-
sumere una funzione in qual-
che modo diffcrenziata. in r»-
lazione alle pcculiari caratte 
ristiche o finalita delle dassi 
medesime. 
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