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Domatii :i ritomo a scuola: ri-
prendono posto nelle aule, dove 
quest* sono in numero sufficiente, 
circa quattro milioni e mezzo di 
ragazzi delle elementari. due mi
lioni <k'lla modia rnferiore e 
1.3SO.000 ck'lla media superiore. La 
novita annunciata da alcuni gior-
nali con titoli di scatola: l'armo sco-
lastico diviso in due quadrimestri 
a facolta del coljegio del professori. 

L'altro aspetto su cui la propa 
ganda ministerial ha fatto leva ri-
guarda i professori che da domani 
appunto riprenderanno ad insegna-
re nelle sedi in cui hanno prestato 
•ervizio l'anno precedente. 

Ogni anno infatti quando i ra-
gazzi si presentavano j scuola non 
trovavano insegnanti e subito esplo-
deva il malcontento: si faceva una 
ora. due ore di lezione poi tutti a 
casa. Moltissimi iniziavano l'anno 
addirittura a meta mese ed anche 
dopo. 

Tutto a posto ora. dunque? Fer
rari Aggradi pud dormire con la co-
•c^enza tranquilla? No davvero. Le 
" toppe" con cui ha cercato di 
rabberciare la situazione sono di 
qualita scadente. La scuola inizia 
in una situazione ancora piu cao-
tica di quel la degli anni preceden-
ti: bastera dire per esempio che 
I professori che riprendono servizio 
nelle sedi in cui hanno insegnato 
nell'anno scolastico "68-69 non san-
no quanto tempo vi rimarranno. E 
non e che si tratti di poche decine 
di persone: sono infatti ben 160.000 
Lavoratori della scuola. i non di ruo-
lo, la forza determinante nel cam-
po dell'insegnamento. per i quali 
la situazione e ancora caotica. 

La decisa presa di posizione del 
•indacato scuola Cgil, la proclama-
tione di scioperi avanzata anche 
dallo Snafri nel caso non si arrivi 
ad una definizione di tutti i proble-

Ferrari Aggradi non puo 
dormire sonni tranquilli 

mi aperti di questa categoria di la
voratori hanno conseguito un primo 
risultaio. II ministro della PI ha 
infatti presentato al Parlamento ed 
alia presidenza del Consigiio dei 
Ministri — secondo quanto annun 
ciano apenzie di s Lam pa — un de-
creto legge riguardante le nuove 
norme sul reclutamento e 1'assun 
lione in ruolo del personale in>e 
gnante negli islituti di lsiruzione 
secundaria. 

Da notizie in nostro pc^sesso si 
pud dire che tale decreto. scatun-
to dalle lotte sostenute dagli inse
gnanti e in modo particolare dai 
non di ruolo, tiene conto di alcune 
importanti richieste relative alle 
assunzioni in ruolo ed al nuovo cri 
terio con cui esse verranno effet-
tuate neHa scuola media inferior*. 
ma ci sono ancura molti punti nsuu 
ri. II sindacato scuola Cgil e lo 
Snafri percid mantengono lo stato 
di agitazione. Spettera al parla
mento venire incontro alle giuste 
efigenre di decine di migliaia di 
lavoratori della scuola che i! de
creto legge sembra contemplare in 
modo parziale. 

Niente quindi e tranquillo anche 
per quei ragazzi che troveranno po
sto nelle aule scolastiche. 

C'e invece una situazione di se-
ria instability che fara dell'apertu-
ra una apertura « difficile» cosi 
come lo sara tutto l'anno perche 
i problemi di fondo drammatica-
mente scaturiti dalle lotte di questi 
ultimi tempi nelle scuole. problem: 

che la battaglia studentesca ha 
portato fu iri in tutta la loro por-
lata, rimangono in piedi: dal dirit-
tn alio studio all'edilizia. da LI a tine 
dellautontarismo the colpisce stu 
denti e professori ad una nuova 
concczione democratica del ruolo 
formativo e dei compiti della scuo

la. al reclutamento. alia formazio-
ne. alio stato giuridico degli inse
gnanti la battaglia e aperta. 

A rendere ancor piu dense le 
nubi che si addenda no sulla scuola 
fino dall*inizio e inoltre lo sciopero 
di 4K ore proclamato dal sindacato 
di 48 ore proclamato dal sindacato 
CGIL del personale amministrativo 
del Ministero della Pubblica Istru-
zione e dei provveditorati agli studi 
per i giorni 3 e 4 ottobre. Anche 
il sindacato autonomo ha procla
mato scioperi per i soliti giorni. 

A'icho per questi lavoratori la 
situazione non e certo delle piu 
rosee a causa dei ritardi iK-lla pre 
sentazione della legge di proroga 
della dolega per il riassetto: rota-
no aperti problemi di grande im-
portanza per il settore amministra
tivo della scuola ed in modo par
ticolare — come rilevano la Ke-
derstatali e il sindacato CGIL del
la categoria — 1'ampUamento de
gli organici e la riforma delle an-
tiquate strutture della amministra-
zione scolastica. 

La resnonsabilita dei governo e 
Eravissima: arrivare alia riapertu 
ra delle scuole in questa situazio

ne significa mettere in pericolo tut-
te quelle operaxioni che sono tie-
cessarie per far partire un in^ra-
naggio vecchio ed arrugginito co
me quello della scuola italiana. II 
personale amministrativo della PI 
e dei proweditorati ha atteso a 
lungo ma il continuo dilatare nti 
tempo da parte del governo dei 
provvedimenti annunciati ha co-
stretto questi lavoratori alia lotta. 

Tutto verra ritardato da questo 
sciopero e soprattutto il conferimen 
to delle nomine, la parte piu de-
UcaU dell'ingranaggio, il che e tut
to dire. 

Da qui il caos che il nostra par-
tito. il nostra giornale hanno a pui 
riprese denunciato: da qui. come 
scrivono anche le Acli in un loro 
manifesto, «la esigenza di un so-
stanziale rinnovamento della sciuv-
(a » c l'appello ai lavoratori af 
finche non aspettino le rifornK1 

dallalto. 
* La nuova scuola democratiia. 

afltrmano le Acli, nasixra so!,, se 
verra costruita dal basso, con lo 
npporto dei giovani. delle fami 
glie. di tutte le forze che vogliono 
il cambiamento della societa s. 

Questo e proprio cio clie la po-
litica di tutti i govemi che si sono 
succeduti in Italia ha teso ad evita-
re condannando la scuob italiana 
ad una lenta agonia, ad essere la 
grande malata che ogni anno vede 
le sue condizioni sempre piu ag
gravate. Quando si cerca di tappa-
re una falla — cosi per esempio 

e avvenuto con la sperimentaxione 
del nuovo tipo di esame di stato 
— se ne apre sempre una nuova 
di proporzioni ancor piu masstcct. 

In questa linea governativa c'e 
un dato di fatto unificatore: quello 
A\ non aver mai voluto tener conto 
fino in fondo delle proposte che sa
lt vatto dalle forze democratiche. 
con una caparbieta de^na di miglior 
causa, cercando anri — con la re-
pressione verso gli studenti e verso 
quei professori democratici che. 
con coraggio si sono fatti portatori 
della esigenza di un sindacalismo 
di tipo nuovo. scendendo in lotta 
no.i piu sok) su problemi corpora-
tni o con questa o quella leggina 
cht̂  mettesse a tacere una determi-
n.ua categoria di insegnanti — di 
divider?, di indebolire il fronte di 
lotta. di mettere tutti a tacere. 

L'illusione di poter eontinuare su 
questa strada sta man mano ca-
dendo: i lavoratori non sono piu 
dis|x>sti a tollerare un tipo di scuo
la the e ancora « chiusa » per i lo
ro figli, gli studenti non accettano 
piu di essere c oggetti» di un in-
segnamento che pianta le proprie 
railici in una concezione autorita-
ria c classista deiristruzione. gli 
in.M'gnanti vanno sempre piu pren-
deiido coscionza della loro condi-
/.ione di sfruttati. 

Sara quindi, l'anno che inizia. 
un anno difficile si. ma anno di 
battaglia, importanie per milioni 
di cittadini. 

Hipi'iideranno dalla forza e dal-
l'ampiezza del movimento che stu
denti. insegnanti, masse popolari 
sapranno creare i passi avanti in 
questa lotta rhe costituisce un mo-
mento di importanza fondamentale 
per lo sviluppo democratico dell'in-
tera societa italiana. 

Alessandro Cardulli 

perche 
non vi dira mai 
"e'era una volta" 
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Se un pezzo di un elettrodomestico si guasta, bisogna 
procurarsi il pezzo di ricambio: quello giusto per6f di 
quella certa marca ed adatto a quel modelio. La REX 
vi garantiace tutto c\6, per qualsiasi pezzo, anche 15 
anni dopo I'uscita di un suo modelio. "Cera una volta": 
una frase che appartiene alle favole. L'a&sistenza REX 
e invece reale e concrete. 

H g X una garanzia che vale 

CUTRO 
l/« tvosiofie doil'obbligo » onticamera delPanolfabMisiNt 

Su 100 bambini 
venti non 

vanno a scuola 
Un caso clamoroso ma non certo isolalo: in Italia sono ottocen-
lomila i ragazzi che non arrivano alia lerza media - Sessania geni-
tori denunciati - «La legge farebbe meglio a dar lavoro ai padri »> 

Dal nostro inviato 
CATANZARO. settenibr.-. 

Mercoledi. 1" ottobre. parte 
Varrugginita e farraginosa 
macchina delta scuola ita
liana. 

Le cijre parlano di 8 milio
ni di scolari. Ma per quanti, 
pur compresi tra i 6 e i 14 
anni — la fascia dell'obbligo 
— la scuola non avra inizio 
per il semplice fatto che non 
vi andranno? 

Ancora le cifre ufficiaU par
lano di 300 mila bambini che, 
iscritti alia prima elementare, 
in quinta non frequentano piu, 
e di 500 mila che si perdono 
nel corso dei tre anni com
presi tra la licema elementa
re e la fine della scuola me
dia. Ottocentomila nuovi sol-
dati — come ha detto la TV 
nella rubrica < Faccio a fac-
cia » di venerdi scorso — che 
vanno ad ingrossare ancora 
Vesercito degli analfabeti (e 
non cambia nulla se domani 
il linguaggio ufficiale It chio-
nterd piu pomposamente «a-
nalfabeti di ritorno ». per di-
stinauerli da quelli che in 
una scuola non hanno mai 
messo piede). 

Perche questo pub ancora 
avvenire? Una risposta par-
tiale ma indicativa I'abbiamo 
trovata a Cutro, in provincia 
di Catanzaro: 15 mila abitanti, 
3000 emigrati. 2000 disoccupa-
ti e altrettanti sottoccupati. 

E' festa e la gente e in piaz
za. Un nupolo di ragazzi corre 
davanti alia statua di un san-
to che, trascinata su un fur-
goncino, si ferma di tanto in 
tanto per lasciarsi appendere 
dei soldi ad un nostro. Dietro 
c'e la banda e poi le ragazze. 
Una volta, dietro questo san-
ta, e'era tutto il paese. Oggi 
gli uomini a Cutro non ci sono 
piu e i vecchi non ce la fanno 
a trascinarsi in processione e 
stanno ai lati della piazza a 
guar dare: cosi fanno i giova
ni, quei pochi che ancora stan
no in paese. Le donne hanno 
* il peso della casa > perche 
si sono dovute sostituire agli 
uomini in ogni cosa. 

Lo scorso anno il direttore 
didattico ha denunziato ai ca-
rabinieri 70 genitori perche 
non hanno mandato t figli alle 
scuole elementari, ma sembra 
che la cifra degli «inadem-
pienti » sia superiore, fino ad 
arrivare ai 100. In percentua-
le questo significa ch« 20 ra
gazzi su 100 a Cutro non por-
tano a termine le scuole ele
mentari. Nella scuola media la 
percentuale sale di molto, fino 
a sfiorare il 50 per cento. 

Un caso clamoroso, dunque, 
quello di Cutro, ma non certa-
mente Vunico: I'identica cosa 
si verifica in mnlti altri cen-
tri della Calabria e del Mcz-
zopionio. Non ci e slato fa
cile, ovviamente, farci itidi-
care dei casi di ragazzi che 
tevadono Vohbligo scolastico*. 

C. N. ha 13 anni e, fra un 
anno, sara « funri pericolo » 
perche, dopo i 14 anni, la leg
ge lo lascera in pace del tut
to. Ha frequentato la quintn 
e poi e1 andato a lavorare con 
un muratore per 700 lire al 
giorno. 

€ Lavora quanto un grande 
— ci dice la madre — e con i 
soldi che porta si pud dire che 
vada avanti la Jamiglia. per
che suo padre e sempre rii-
soccupato e se trova un paio 
di giornale al mese in fami 
glia e quasi una festa >. < II 
ragazzo voleva andare a scuo
la e anche noi avremmo vo
luto mandarlo — prosegue la 
donna — ma in casa ci sono 
altri cinque figli ed e gia trop-
po se riusciamo a farli arri
vare alia quinta. La legge foe-
cia quello che vuole. Certo. 
perb, che farebbe meglio a 
trovare prima un lavoro al 
padre ». 

II ragazzo segue attentamen-
te quello che dice la madre e 
sta seduto in disparte. mentre 
sulla tavola e pronto il pranzo 
della festa: pasta e came. 
melone e vino. I piu piccoli 
sono andati a nascondersi. 

< Se avessi potuto frequen-
tare la scuola avrei voluto fa
re I'ingegnere *, dice il ragaz
zo. mentre la madre 9 il padre 
ridono. 

€ Ma k vera — domandiamo 
— che a Cutro alcune fami-
glie vendono i figli a gente del 
Nord che non ne ha? ». 

< Si, e vero — risponde I'uo-
mo —. Ma questo io non lo 
farei mai: preferirei andare a 
rubare >. 

« Conosce qualche caso? » 
« SI. Vicino a not abita una 

famiglia in cui Cuomo 4 am 
malato di cuore e VINPS non 
gli vuole dare la pensUme. Ha 
»ett$ figli e la nu^lie pur* 
ammalaia. Giorni addietro ha 
venduto dm figii per 5M mila 

lire. A chi gli chiede perche 
lo ha fatto risponde che sente 
di dover morire da un giorno 
aU'altro e, anziche lasciarli 
in mezzo alia strada. ha pre-
ferito darli a gente che aim*-
no riempie loro la pancia. 1 
soldi dice di esseneU presi 
perche ne ha tanto bisogno*. 

<c Ci sono altri casi re-
centi? >. 

t Si, almeno altri sett* o 
OttO 3>. 

B. T. $ un altro tevasore 
dell'obbligo scolastico >. Suo 
padre e sua madre se lo por-
tano in campagna e pascola 
50 pecore. Ha 10 anni e un fra-
tello di 13 e gia emigrato a 
Torino. In casa ci sono anco
ra tre fratelli e due sorelline: 
due sono in eta scolastica e 
frequentano. 

* Quello che e a Torino. 
Mimmo, avrei voluto mandar
lo a scuola — ci dice U padre 
— ma non ce Vho fatta. Con 
quello che guadagno si pud 
appena mangiare. Mandarlo 
malvestito e senza libri sareb-
be stato peggio. A Torino fa 

il ragazzo di bar e. quando 
pud, ci manda anche 10 mila 
lire ». 

Sella piazza i ragazzi cor-
rono ancora avanti al santo. 
mentre i vecchi aspettano la 
sera parlando non si sa di che 
cosa. Chutdiamo cosa occor-
rerebbe, a loro awiso, per 
can%biare le cose a Cutro. 

« Lavoro, prima dt ogni al-
tra cosa. E questo si pud at-
tenere trasformando le cam-
pagne, prendendo la terra 
agli agrari, creando qualche 
industria legato alle campa-
gne. Assicurare, insomma. 
prima di tutto. la vita ad 
ognuno e. poi. U resto. Molti 
non mandano i figli a scuola 
anche perche, avere o non 
avere la terza media, e la 
stessa cosa come, spesso. i 
la stessa cosa avere o non 
avere U diploma: a Cutro est-
stono 50 maestri, tutti figli di 
lavoratori, arrivati al diplo
ma con tanti saenfici e ora 
sono tutti senza lavoro >. 

Franco Martelli 

Convegno a Roma 

Un forte sindacato 
maestri della CGIL 

Si e tenuto a Roma il con
vegno nazionale dei maestri 
sui problemi del sindacalismo 
scolastico. Delegazioni di inse
gnanti sono convenute da tut
ta Italia per recare la loro 
adesione ed il loro impegno di 
lotta nel sindacato della scuo
la confederate. In un clima di 
entusiasmo e di viva parteci-
pazione il convegno presiedu-
to dall'insegnante Paola Ruju. 
ha seguito la relazione di Li-
vio Raparelli che ha breve-
mente illustrato le Analita del 
convegno indicando quali te-
mi principali di lotta quello 
del diritto al lavoro degli in
segnanti. quello della condi-
zione giuridica e quello della 
riforma del sistema mutuali-
stico e previdenziale. Rapa
relli ha inoltre messo in luce 
come la battaglia per la ri
forma della scuola non possa 
oggi non essere anche un mo
menta di lotta per tutti i lavo
ratori. 

11 dibattito ampio ed artico-
lato ha trovato un mnmento 
significativo nell'intervento del 
prof. Roberto Mazzetti della 

Universita di Salerno il quale 
ha sostenuto la necessity di 
affrontare alia radice. sin dal
la scuola per 1'infanzia. il 
problema della selezione clas-
sista della scuola. L'interven 
to del segretario della CGIL 
Arvedo Fomi ha sottolineato 
il valore unitario e qualifican-
te dell'impegno degli inse
gnanti nel sindacato unitario. 
Forni ha messo in rilievo la 
natura democratica e autono-
ma del sindacato sollecitando 
un'iniziativa di proselitismn 
che. garantendo base di mas-
sa all'organizzazione. ne au 
menti la forza contrattuale e 
ne faccia un veicolo autentico 
di comunicazione e di orienta-
mento verso strati sempre piu 
ampi di insegnanti. II conve
gno si e eoneluso con 1'impe-
gno di recare nelle provincie. 
tramite numerose assemblee 
di base, i temi dibattuti e la 
cnnsapevolezza della necessity 
di un forte sforzo organina-
tivo ed operativo per lo svi
luppo. anche nel settore ma
gistrate del sindacato scuola 
della CGIL. 

Lo scandalo delle " sussidiarie n inesistentt 

Inchiesta in Sicilia 
sulle scuole fantasma 

Alcune non sono state mai aperte, ma gli 
stipendi sono stati pagati - Incriminato un 
gruppo di insegnanti, sindaci e assessor! 

Dalla nostra redaziova 
PALERMO, 29. 

La Magistratera ha aperto in 
Sicilia un'inchiesta sul funziona-
mento delle cosiddette scuole 
sus: kUarie. Istituite dalla Redo
ne con lo scopo di assicurare 
l'istruzione elementare *nche ai 
bambini residenti in zone Ion-
lane dai ccr.th forniLi di scuole 
regolari, le « sussidiarie > sono 
andate via via divenUindo in
vece uno dej centri piii attivi 
del clientelismo d.c, proliferan-
do paurosamente. in proporzioni 
inverse alia loro effcttiva ne 
oessita. via via soemata anche 
per lo •popolamento delle c*m-
paj;ne. 

Linchiesta e per ora Umitata 
ad un gruppo di sei comuni del
la provincia di Palermo ed ha 
portato al •equestro da parte 

dei carabinieri di molti docu-
menti depoaitati preaso l ' m t 
sorato regionale alia P.I. 

Secondo le indiscrezioni trape-
late, in questi centri le scuole 
non avrebbero mai funxionato. 
ma i loro dipendenti avrebbero 
percopjto regolarmente gli sti
pendi. e continuerebbero a farlo. 
Da qui la decisione dalla Pro-
cura della RevubtUoa di Ter
mini Imerese di incriminare per 
falso e LrufTa aggrsvata ai den-
ni dell'erano, un gruppo di inse
gnanti. di sindaci e di assesaon. 
nonche alcuni vigili urbeni « 
tecnict oomuoali che ai sareb-
bero prestati a fornire attesta-
zioni fasulle per oooMotire la 
cxeazione di scuole anche la 
dove non potevano essere isti
tuite. 

g. f p. 

STUDENTI 
Reaptntl delta !• Media, della •* Ginoaaio e del r,mmm 

anno del Uceo Sdentiflco. latttuto Magistral* * Tacaioô  
eviterete di nerder* lenoo rivolgeodovi al 

C0LLECI0 <G. PASC0U> 
di Pfutictlta 4\ S. Lazzara di SitMa (Bologna) 
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