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Le pesantissime responsabilita 

. della DC e delle destre 

Stato giuridico 
«alle ortiche»: 

e chi paga sono 
gli insegnanti 

. t 

Blsogna mettersl nei 
panni di chi lavora nelle 
scuole di ogni ordine e gra-
do, cercare di capire il di-
sagio profondo di ciascuno 
dei piu di cinquecentomila 
insegnanti, dipendenti — 
nel senso letterale della 
parola — dal ministero del
la Pubblica Istruzione, da 
leggi vecchie e sorpassate, 
da circolari nuove e ambi-
gue. 

Essi sono privi di uno 
s ta to giuridico; si t rovano 
percib neH'alternativa fra 
il quieto ossequio a una 
routine professionale de-
qualificata e il rischio del
la ricerca di vie nuove, di 
un nuovo modo di concepi-
re il proprio mestiere. Nel 
pr imo caso si rendono 
estranei al fine stesso del-
l ' insegnamento, nel secon-
do caso possono incappare 
in un abbassamento di 
qualifica, in un trasferi-
mento per servizio, se non, 
addir i t tura, come accade 
sempre piu spesso, in una 
denuncia deH'autorita giu-
diziaria che puo persino 
arrivare, come qualche 
giorno fa e successo, al 
preside di Pistoia, ad una 
condanna. 

Delineare una proposta 
non solo sindacale, ma po-
litica e culturale, per gli 
insegnanti significa percio, 
in primo luogo, rifiutare 
quest 'alternativa, s ignifica 
organizzarsi per dare al la-
voro scolastico una dimen-
sione e un valore che non 
siano prigionieri del passa-
to ormai fossile o puro e 
generoso sforzo di singoli. 

E ' negativo per tanto 
identificare gli Insegnanti 
come un lungo corteo di 
vestali delle classi medie, 
irrecuperabili a ogni ipote-
si di r innovamento, desti-
nat i ad essere s t rumento di 
repressione e di conserva-
zione e non g i i ad avere 
un ruolo positivo. -

Un tale atteggiamento 
costituisce u n modo spic-
ciativo e banale per elude-
re un problema serio, un 

alibi per chi affronta la 
questione con il complesso 
dell'essere minoritario o 
coll 'aristocratismo dei ri-
formatori daU'alto che tro
vano sorda la materia e, 
frustrati dai fallimenti, 
gettano s u g l i insegnanti 
(oggetti e non soggetti del
la loro strategia) responsa
bilita che sono del governo 
e della classe dominante. 
Non certo un alibi per noi 
comunisti che sappiamo 
non solo distinguere i veri 
responsabili, ma vogliamo 
anche proporre ai lavorato-
ri , agli insegnanti e agli 
studenti un quadro di rin
novamento della scuola in 
cui ciascuno trovi il suo 
ruolo. 

Non solo riteniamo sba-
gliata e pericolosa una po-
litica che dia spazio ai sin-
dacati autonomi, perche 
sbagliato e pericoloso e il 
loro distinguersi dagli al-
tri lavoratori e dalla gene-
rale strategia delle rifor-
me, ma vogliamo invitare 
gli insegnanti a riflettere e 
a considerare il danno pro
fondo che farebbero alia 
societa e a se stessi, ag-
gregandosl al fronte qua-
lunquista e reazionario che 
ha scelto la scuola come 
un campo prediletto per le 
proprie manovre. 

Sara bene percib che 
ogni insegnante sappia e 
ricordi che cosa e s ta to e 
che cosa e il fascismo (col 
corteo degli amici e dei sa-
telliti) in termini di squal-
lore culturale, di irreggi-
mentazione conformista. In 
esso l'insegnante e suddito 
e non cittadino. La t roppo 
tollerata ondata di violen-
ze neofasciste nelle scuole 
deve perci6 essere stronca-
ta pr ima che sia tardi. 

In questo quadro genera
le, acquista rilievo e signi-
ficato lo stato giuridico: il 
termine forse non esprime, 
a sufficienza, il collega-
mento che questo problema 
ha con lo sviluppo della 
scuola. Consideriamo t r e 
aspett i : 

1) La f ormazione ed il recluta-
mento dei docenti 

Oggi una larga par te e 
Jtuori ruolo ed e sottoposta 
anno per anno — in condi-
zioni di sottosalario — al
ia trafila di nomine ed as-
segnazioni di posto che si 
prolungano per mesi e me-
si con danno profondo del
la scuola, tanto piu sog
getti , nell'incertezza della 
propr ia posizione, ai ricatti 
dell 'autorita. La maggio-
ranza governativa e l'azio-
n e congiunta delle dest re 
interne ed esterne alia coa-
lizione di governo, hanno 
fat to naufragare la riforma 

universitaria e ogni ipotesi, 
in quel quadro, di un di-
verso meccanismo di for-
mazione del personale; 
hanno fatto naufragare con 
lo s ta to giuridico quanto di 
nuovo vi poteva essere per 
le forme di reclutamento e 
di aggiornamento. E i cor-
si abilitanti, pr ima mutila-
ti per non limitare la por-
ta ta delle innovazioni della 
legge universitaria, oggi 
che la legge e s ta ta sepol-
ta, costituiscono uno stru
mento del tut to inadeguato 
e prowisor io . 

2) Le modalita di lavoro e il 
rapporto eon la societa 

La Democrazia crist iana 
e i suoi ministr i hanno vo-
lutamente ignorato il pri
m o loro dovere, quello di 
abrogare le norme fasciste, 
di Gentile e di De Vecchi, 
che regolano la disciplina 
negli istituti in forme as-
surde e intollerabili; hanno 
preteso di integrarle con 
u n a serie di circolari che 
solo apparentemente crea-
no condizioni di l iberta per 
insegnanti e studenti , • in 
real ta li abbandonano alle 
sanzioni della magis t ra tura 
p iu retriva che ignora 
quelle circolari e si richia-
m a alle leggi fasciste. Lo 
• t a to giuridico in discussio
n e al Parlamento elimina-
• a a lmeno in par te tali as-

surdita, met tendo in rilie
vo il momento della colle-
gialita degli organismi sco-
lastici, aprendoli anche al
ia presenza degli studenti e 
delle forze social i. E ' bene 
si sappia che anche questo 
varco di r innovamento e 
s ta to chiuso dalla Demo
crazia cristiana che non 
solo ha rifiutato di t ra t t a 
re con la necessaria ur-
genza al Senato questo te-
m a (dopo vent'anni di rin-
vii e di promesse non man-
tenute) , ma fin dall'inizio 
della discussione ha preso 
le distanze da qualsiasi 
ipotesi di aprire la scuola 
alia democrazia organiz-
zata. 

3) I livelli retributivi 
. Di fronte al maggiore e 
piu complesso lavoro che 
oggi si svolge nella scuo
la, essi sono inadeguati; 
sono inadeguati nel rappor
to con la dinamica genera 
le dei salari e dei prezzi: 
sono inadeguati rispetto al 
la necess i t i di un recluta
mento qualificato e di non 
fare piii i conti con un se-
condo lavoro (lezioni pri
vate , e c c ) . Orbene, la De
mocrazia crist iana e 1 suoi 
minis t r i ment re non hanno 
r i sparmiato promesse e 
hanno attizzato prese di 

. posizione corporative e di 
visorie, non hanno mai 
neanche sot to questo punto 
di vista svolto un discorso 
chiaro in cui il problema 
della retribuzione fosse fin 
d a ora legato al problema 

della qualificazione nel la
voro. 

Ma non basta: dalla con 
fusione e dal disagio non 
si esce se non cambiando 
profondamente la scuola. 
rispondendo in maniere po
sitive alia fame di cul tura 
delle masse popolari, per 
tanta parte escluse dalio 
accesso a una scuola rea-
Ie Solo in questo quadro I 
problemi oggi acuti di una 
vita quotidiana della scuo
la che sia sot t ra t ta al tor-
pore di una stanca rlpetiti 
vita o alia presenza della 
polizia, del rapporto con 
tut ta la societa escono dal 
la spirale della test imo 
nianza individuale, corag-
giosa e dell 'intervento re-
pressivo 

Marino Raicich 

Iniziative antifasciste 
nelle scuole di Milano 

Anche in questo periodo di aggrava-
mento della tensione per la politica di 
destra democristiana, che si ripercuote 
a livello cittadino in varie forme, - a 
Milano non si affievolisce l'azione nel
le scuole per la costituzione di Comi
tati unitari antifascisti che rompano 
l'isolamento della scuola e della cul
tura che essa impartisce. collegandosl 
alle altre iniziative cittadine per la 
espansione e la difesa della demo
crazia. 

Dall'inizio dell'anno scolastico, dal 
mese antifascista, i Comitati unitari si 
sono moltiplicati specialmente in quelle 
scuole che sono state obiettivo della 
repressione poliziesca. dell'autoritari-
smo dei presidi o delle aggressioni 
fasciste. 

Nel corso delle iniziative si sono crea
te importanti convergenze tra genito-
ri, insegnanti e studenti; si e aperta 
la scuola ai partiti e ai sindacati; e 
iniziato un profondo dibattito sulla lot-
ta contro i contenuti autoritari, o espli-
citamente fascisti, ancora presenti nel-
l'insegnamento scolastico. Questo s'e 

realizzato nei giorni scorsi in manie-
ra molto efficace all'istituto magistra-
le Virgilio e al liceo artistico o Acca-
demia di Belle Arti di Brera. 

Al Virgilio ne sono stati promotori gli 
insegnanti che, raccolto il valore de-
mocratico delle fivendicazioni studen-
tesche (anche se non linearmente ma 
con dibattiti vivaci tra gli stessi inse
gnanti). hanno dato alia vita deU'istit'u-
to un'organizzazione non tradizionale e 
sostanzialmente piu democratica. Ven-
gono destinate infatti ore di lezione a 
dibattiti su temi di carattere generale-

e « politico »; le assemblee e i « grup-
pi di studio» possono riunirsi con li
berta: si richiede solo che si svolgano 
in un clima realmente democratico, sU-' 
perando gli appesantimenti' burocrati.ci 
previsti dalla circblare Misasi. 

Grazie a queste decisioni, la <set-
timana scorsa e stata dominata da-ini
ziative antifasciste, interne alia scuola 
— con proiezioni di film («AH'armi 
siam fascisti », « Morire a Madrid >) e 
dibattiti nelle ore di lezione — e verso 
il quartiere con proiezioni nelle ore se-

rali e un dibattito pubblico sul neo-
fascismo e sulla crisi politica attuale. . 
Una mostra con immagini e documenti 
del periodo fascista e della guerra di 
Liberazione e stata esposta nella pa
lestra e aperta al pubblico nelle ore 
pomeridiane e serali. 

L'iniziativa ha assunto un carattere 
ampiamente unitario; vi hanno aderito 
oltre alle sezioni dei partiti di sinistra 
e i circoli della FGCI. il Movimento 
studentesco. i consigli di fabbrica del
la zona, circoli culturali e ricreativi. il 
MPL e le sezioni di zona della DC. 

AH'Accademia di Belle arti e al liceo 
artistico di Brera l'iniziativa della set-
timana antifascista e iniziata lunedi 
scorso ad opera degli studenti che han
no trovato l'appoggio delle forze de-

' mocratiche che sono molto presenti 
nella zona. Anche in questo caso sono 
previsti film e dibattiti aperti alia po-
polazione del quartiere; sabato a con-
clusione dell'iniziativa vi sara uno 
spettacolo teatrale e musicale. 

Mario Rodriguez 

popolo batte 
II fascismo in 
fntfoetna 

Interessante sperimentazione a Reggio Emilia 

Coi « controcorsi» 
entra nelle classi 
il mondo del lavoro 

II piano di studio e stato concordato coi sindacati me-
talmeccanici - L'iniziativa dell'istituto tecnico indu
strial - Fitta rete di « comitati di base » e «collettivi » 

REGGIO EMILIA, 1 
Prendono il via in quest! 

giorni all'istituto tecnico in-
dustriale di Reggio Emilia i 
controcorsi, nuovi ed origina • 
li strumenti di lotta politica 
aH'interno della scuola gesti-
ti unitariamente da studenti, 
insegnanti democratici, opera! 
e sindacati metalmeccanici. 

Prima di passare ad un 
esame diretto del significato 
politico di quest'iniziativa, e 
necessarlo delineare breve-
mente Tanalisl che sta alia 
base di una tale proposta, e 
che fin dall'inizio dell'anno 
scolastico ha impegnato il mo
vimento studentesco reggiano 
in un serio lavoro di discus
sione. chiarlficazione e appli-
cazione pratica. 

In generale si pu6 dire che 
11 dibattito che ha coinvolto. 
e coinvolge tuttora. i «comi
tati di base» e I «collettivl 
studenteschi» (cioe le artico-
lazioni scuola per scuola del 
movimento studentesco) ha 
come presupposto la critica 
di tutte quelle esperienze di 
lotta. che. pur avendo avuto, 
e mantenendo. in determinati 
casi, la propria validity, si so
no rivelate insufficienti e di 
scarsa incidenza reale sulPi-
stituzione scuola. E' questo 11 
caso delle iniziative dl volta 
in volta «anti-repressive». 
« anti - fasciste ». « anti - impe-
rialiste» e delle enunciazioni 
teoriche sull'unita studenti-
operai; iniziative ed enuncia
zioni spesso slegate da una 
contestazione reale • delle 
strutture scolastiche e della 
organizzozione dello studio. 

Di qui l'esigenza di cogliere 
la sostanza dei problemi, par-
tendo dalla condizione sociale 
specifica dello studente, dalla 
critica dell'organizzazione ca-
pitalistica dello studio, visto 
nel suo rapporto con questa 
organizzazione del lavoro, e 
ponendo quindi le premesse 
per un intervento operaio di
retto, prima garanzia di una 
lotta anti-capitalistica anche 
all'lnterno della scuola. 

La trasposizione pratica di 
un'analisi siffatta e stata ten-
tata. con alterni risultati. in 
diverse scuole, ed ha ora la 
sua sperimentazione piu avan-
zata e concreta appunto con 
i controcorsi all'istituto tecni
co industriale. che iniziano 
proprio questa settimana .do
pe un lungo lavoro di prepa-
razione, chiarificazione e di
scussione che ha visto impe-
gnati studenti. sindacati me
talmeccanici (PIOM. PIM. 
UILM) provinciali. operai e 
insegnanti democratici. 

Ecco dunque. nella presen-
tazione de! «comitato di ba
se » d e i r i n . le linee carat-
terizzanti deH'iniziativa: « Tut 
to il lavoro svolto nella stes-
sa definizione della proposta 
di un piano di studio e della 
sua articolazione ha fatto per-
no su una esperienza di Jon-
do che d anche la ragione 
del controcorso: ricostruire la 
organizzazione del lavoro dal 
punto di vista della classe 
operaia, delle lotte che essa 

porta avanti, per comprende-
re il tipo di operaio, di tecni
co, di apparato burocratico 
che 7iecessita alle esigenze pa-
dronali. Questo ci pare il mo
do corretto per scoprire flno 
in fondo il rapporto esistente 
tra organizzazione dello studio 
e organizzazione del lavoro, e 
quindi definire una linea di 
tras/ormazione dell'istituzio-
ne- scuola che abbia come 
punto di riferimento lo svilup
po del movimento operaio. 
Deve essere altrettanto chiaro 
che la proposta. del contro
corso non & la proposta di 

una cultura alternativa e tan-
tomeno di una scuola alterna
tiva die funziona in modo se
parate rispetto alia scuola uf-
flciale, ma un momento dl 
critica e di lotta contro Vat-
tuale organizzazione dello stu
dio e della selezione, che de
ve trovare come momento es-
senziale per la sua crescita 
uno stretto collegamento con 
la messa in discussione del 
normale svolgimento delle le
zioni ». 

Da rilevare in particolare 
la struttura organizzativa che 
gli studenti si sono dati per 
assicurare continuity e parte-
cipazione di massa all'attivi
ta: sono stati costituiti sei 
gruppi di studio compost! da 
sei classi ciascuno e coordi-
nati da comitati di organizza
zione, formati da rappresen-
tanti per classe e facenti ca
po a loro volta a un comitato 
generale di collegamento. II 
senso di tale organizzazione 
capillare sta anche nella ne
cessity di collegare l'iniziati
va specifica del controcorso, 
a un intervento continuo, clas
se per classe. su tutti i mec-
canismi dell'istituzione scola-
stica: voti di condotta, 
giustificazioni, interrogazioni, 
rapporto didattico ecc. 

II piano di studio, concor
dato con i sindacati metal
meccanici. si divide in quat-
tro parti principali. compren-
denti ognuna vari temi di di
scussione. La PRIMA PARTE 
riguarda la struttura del sala-
rio — tempi e ritmi — forme 
incentivanti e comprende i se-
guenti punti: 1) storiografia, 
tempi, ritmi e struttura del 
salario; 2) esame della strut
tura del salario. tempi e rit
mi; 3) rapporto tra organiz
zazione del lavoro e la scuola; 
destinazione professionale; 4) 
linea d'intervento del sinda-
cato. 

La SECONDA PARTE, sul-
l'ambiente di lavoro. si suddi-
vide in: 1) esperienza sala 
prove della Lombardini; 2) 
critica dell'ambiente intemo 
ed esterno alia fabbrica - cri
tica all'ecologia. 

La TERZA PARTE, sull'o-
rario di lavoro, vertera su: 
1) storiografia deH'orario; 2) 
orario di lavoro e orario di 
studio. 

Infine 1ULTIMA - PARTE 
prendera In esame il tema 
del decentramento industria
le: 1) esame del documento 
del sindacato sulla piccola e 
media industria; 2) senso po-

A Firenze si aggrava la repressione contro studenti e insegnanti 

I professori «indiziati» di sciopero 
L'arresto dei due allievi del« Leonardo » e stato preceduto da un'intensa campagna di provo-
eazioni - Lo sciopero dei docenti sarebbe - secondo il procuratore - un « disegno criminoso» 

Si svolgera il 25 e 26 marzo 

Un incontro a Bologna 
per la scuola «completa» 

Si e costituito un «Comita
to promotore» per la creaz:a 
ne di un «Centro studi e ini
ziative Bruno Ciari per la 
scuola comp!eta ». 

II Com.tato promotore e co-
sl composto: Giorgio B.ni. de-
putato al Parlamento; Mar-
cella Bufalmi C.ari; Silvano 
PihppeUi. assessore alia P I. 
della Rcgione Toscana; Raf 
faele Laporta ordinano di pe
dagogy all'Universita di Ro 
ma, Mario Lodi. assessore al 
la P I del Comune cL Piade 
na; Lucio Lorn bar do Radice. 
direttore di «R.forma della 
scuola»; Marcello Masini. 
sindaco di Certaldo; Angelo 
Pescarinl. as^essore alia P.I. 
della Regione Emilia Roma-
gna, Aldo Pettini. direttore 
di • Cooperazione educatlva »; 
Oanni Rodari. direttore de 
• II giornale dei gemtori »; 
Ettore Tarozzi. assessore alia 
P.I. dei Comune di Bologna. 

Scopo dell'inizsativa e la co
stituzione di uno strumento 
portico culturale a livello na-
zionale che, partendo dall'ope-
ra di Bruno Ciari a noi ri-
masta negli scritti e nelle spe-
rimentazionl. sviluppi. colle 
ghi e coordini mezzi e modi 
di intervento per la rlorganlz-
zazione educatlva della scuola 

di base dalla scuola dell'in-
fanzia (materna) alia scuola 
media, per l'attuazione di una 
scuola completa. 

D: conseguenza, nel Centro 
Ciari, ad una segreterla fissa 
con sede in Bologna, che avra 
il compito di raccogliere rl-
chieste e comunicazioni, dare 
risposte e informazioni, ap-
prontare presenze. sopralluo 
ghi e collegamenti. corrispon-
dera un gruppo mobile opera-
tivo. formato dagli aderenti 
al Centro. che organizzeri. 
con diretto intervento. mo
ment! particolari e general! 
di incontro e di inlziativa (ag 
giomamento dl operator! sco-
lastici. seminar!, ecc) . 

Quest! problemi politico cul
tural) e organizzativi verran-
no affrontati. discuss! e pre 
cisati in un incontro che si 
svolgera a Bologna il 25 26 
marzo p.v. nell'amblto del-
I'll Febbralo Pedagogico Bo-
lognese. i . . . . 
' ' Si rivolge invito at slngoW, 
ai gruppi, alle associaz\oni, 
alle scuole, agli enU che con-
dividono Vimpostazione della 
iniziatlva a far pervenlre l'a-
desione alia Segreterla prov-
visoria del Centro Bruno Cia 
ri, presso VAssessorato alia 
PJ., via BattisteUl 2, Bologna, 

L'arresto dei due studenti del liceo scientifico (Leo
nardo da Vinci » e I'ultimo, gravissimo episodio di una 
catena di atti provocatori e repressivi che ha inveslifo 
I'istituto dall'inizio dell'anno scolastico. 

Riteniamo utile percid riassumere qui brevemente la 
c storia» di questa repressione, anche perche ci sembra 
necessario tener presen le che se l'arresto dei due alunni 
e slata certamente da parte della magistratura una deci-
sione pesantissima, pure non va solfovalutato neppure 
I'episodio pretedente, cioe Hndizio di realo indirizzato a 
un gruppo di professori, unicamente c rei» di aver 
esercitato il dtritto di sciopero sancifo dalla Costituzione. 

FIRENZE. 1 
A 23 Insegnanti. 15 non in

segnanti e 30 studenti del li
ceo scientifico «Leonardo da 
Vinci» di Firenze e stata da 
ta in questi giorni. comunica-
zione di procedimenti penali 
in atto per una serie di « rea 
ti » relativi a quanto avvenne 
nei locali del Liceo nello scor
so novembre e nei primi gior
ni di dicembre. ^cco in bre 
ve come si svolsero- I fatti. 

Iniziatosi t ra ' le consuete 
difficolta (mancanza di inse
gnanti. orari ridotti). l'anno 
scolastico ebbe per tutto II 
mese di ottobre un carattere 
di provvisor:etil dovuto anche 
alia mancanza dei * registri 
personal! degli insegnanti e 
dei registri di Classe. Tra 1'al-
tro. non potevano yenir regi-
strate neppure le assenze de
gli studenti ne veniva presa 
nota delle giustificazioni — 
non richieste — che talora ve-
nivano presentate per assenze 
saltuarie. Ma allorche il 29 
ottobre buona parte degli stu 
dent! partecipo alio sciopero 
provinciale unitario indetto 
dalle Confederazioni sindacati 
per l'occupazlone e le riforme. 
la presidenza del liceo impo
se agli studenti' di • glustlfica-
re l'assenza, pena l'allontana-
mento dalle lezlohl. L'atto fu 
gludicato dalla se2ione dl 1st!-

tuto del Sindacato Nazionale 
Scuola CGIL. improntato a 
sp'rito antioperaio; gli stu
denti dettero vita ad una ma-
nifestazione di protcsta all'ln
terno del liceo 

Le successive agitazioni stu 
dentesche si isp:rarono a pa 
role d'ordme e a rivendica 
zioni che la sezione sndaca 
le del liceo non ritenne di 
poter cond'videre. pur adope 
randosi perche restassero 
aperti. tra studenti e profes
sor!. canali di comunicazione 
e d! dialoso. nella convinz:o-
ne che fosse poss:biIe. anche 
suU'esempio di altre scuole. 
realizzare forme di equihbno. 
Quando poi si ebbe l'ingres-
so della poliza nell'edificio 
scolastico. gli insegnanti del 
la sezione sindacale — in ac-
cordo col Sindacato provmcia 
le — proclamarono due scio-
perl di protesU (17 e 18 no 
vembre), essendo state pro
fondamente alterate le loro 
condizioni di lavoro: in effet-
ti, se il lavoro dell'insegnante 
e il rapporto personale didat
tico ed educativo con gl! stu
denti. le condizioni di lavoro 
possono di venire estremamen-
te difficili, ma non vengono 
alterate f'.no a che non inter-
vengano forze estrance. Ugua-
le comportamento tenne la se
zione di istltuto del Sindaca

to Dipendenti dagli Enti Loca-
li CGIL (personale non inse
gnante); aderirono agli scio-
peri anche insegnanti e ausi-
liari non aderenti alia CGIL. 

Owiamente. l'« ordme» ri-
pristinato con la forza ebbe 
breve durata; le agitazioni n-
presero in forme vane, anche 
se attenuate, nei giorni suc-
cessivi; infine il 4 dicembre 
mentre una parte degli stu
denti era riunita in « attivi » 
e l'altra parte seguiva le con
suete lezioni — ma in un cli
ma estremamente teso anche 
per I'atteggiamento di qualche 
insegnante che appariva agli 
studenti deliberatamente pro-
vocatorio — di nuovo inter-
venne la polizia che sciolse 
gli «attivi» ed msegui gli 
student: fino nelle classi do
ve erano in corso le lezioni, 
interrompendo le lezioni stes-
se ed imponendo agli inse
gnanti verifiche e controlli. 
Insegnanti e non insegnanti 
dei sindacati CGIL e altri col 
Ieghi. per esprimere la loro 
protesta. dettero vita ad una 
assemblea m orario di lavoro. 
a norma dello «Statuto dei 
Lavoratori». con la presenza 
di rappresentantl sindacali 
provinciali. 

Ad esso quel lavoratori del
la scuola che scioperarono nel 
giorni 17 e 18 * novembre e 
tennero assemblea il giorno 
4 dicembre. sono stati incri-
minati per abbandono collet-
tivo del lavoro: per gli inse
gnanti si rileva, certo come 
aggravante. che sono c pub-
bllci ufficiali >. L'attuale 
provvedimento va al di Ik de! 
consueti interventi della Pro-
cura della Repubblica nella 
scuola ed appare — secondo 
una linea gia riscontrahile nei 

provvedimenti relativi al fat
ti accaduti. sempre a Firen
ze. nel mese di ottobre. al 
III L:ceo Scientifico — un at-
tacco al diritto di sciopero. 
pur sancito dalla Costituzione. 
Un insegnante viene accusa-
to in questi termini: * con 
piu aziom esecut'we di un me-
desimo disegno crimtnoso, 
nella sua teste di rappre-
sentante sindacale del Liceo 
Scientifico " Leonardo da Vin
ci " di Firenze, istigava gli 
insegnanti e i custodi ad ab-
bandonare collettivamente il 
lavoro». II movimento ope
raio deve sapere che «dise-
gno criminosot sono, eviden-
temente, lo sciopero e I'as-
semblea in orario di lavoro. 
e che la qualita di «rappre-
sentante sindacale* potrebbe 
addirittura apparire un'aggra-
vante. 

Mentre in risposta a questa 
incredibile situazione sabato 
scorso gli studenti si riuniva-
no in assemblea. le sezioni 
sindacali del personale della 
scuola (CGIL) chiedevano al 
preside l'assemblea in orario 
di lavoro, ottenuta dalle lotte 
sindacali nel Provveditorato 
agli Studi di Firenze. proprio 
neirultima decade di questo 
febbraio; ma mancando. per 
ovvie ragioni, il necessario 
preawiso. rassemblea veni
va rifiutata: cosl che a coloro 
che gli erano stati incrimina-
tl per aver scioperato non re-
stava altra via. per difendere 
il diritto di sciopero. che scio-
perare nuovamente — sempre 
in accordo coi Sindacati Pro
vincial! — esponendosi ad ul
terior! e piu gravi lncrimi-
nazionl. 

Un gruppo di Insegnanti 
flortntlnl 

litico del documento; 3) rl-
flessi del decentramento indu
striale sulla destinazione pro
fessionale. Sono previste va
rie relazioni introduttive tenu
te da sindacalistii, operai, stu
dent! universitari. cui seguira 
sempre il dibattito. 
Ed e proprio dalla riuscita 
di iniziative di questo tipo che 
dipende anche la possibilita di 
battere la repressione che con 
sempre maggiore durezza col-
pisce le avanguardie studen-
tesche. E' certamente chiaro 
che la traduzione operativa 
della proposta e tutt'altro che 
facile e scontata, e comun-
que non potr^ realizzarsi com-
pletamente nel corrente anno 
scolastico: esistono per6 pro-
mettenti premesse per il fu
t u r e 

Stefano Morselli 

• l a posfca 
II preside prefende 

le giustificazioni 
«Siumo cinque giovani 

iscritti alia FGCI e fre-
quentiamo due istituti secon-
dan diversi (un professiona
le e un tecnico commerciale) 
della stessa citta. Abbiamo 
partecipato ad una manife-
stazione — sciopero e corteo 
— contro la repressione e il 
fascismo. Finora in questi 
casi non ci era mai stata 
richiesta la giustificazione. 
ma questa volta i due pre
sidi ci hanno avvertito che 
non ci avrebbero riammesso 
a scuola se non l'avessimo 
portata. Abbiamo discusso 
fra noi e alia fine abbiamo 
deciso di presentare la giu
stificazione firmata dai nostri 
genitori (che per fortuna 
sono comunisti) con scritto. 
quale motivo dell'assenza, 
"partecipazione a una ma-
nifestazione politica". I pre
sidi hanno fatto finta di 
niente e ci hanno riammesso. 
Alcuni nostri • compagni di 
scuola pero. figli di reazio-
nari, hanno dovuto mettere 
"mai di gola" perche i ge
nitori li avrebbero puniti se 
avessero saputo che avevano 
partecipato alio sciopero. 
Vorremmo sapere qual e la 
vostra opinione». 

L'irrigidimento dei presidi 
sulle giustificazioni e provo-
cato dalle incriminazioni del
la magistratura che recen-
temente ha incriminato al
cuni professori e un preside 
di Roma e un preside di 
Pistoia (che e stato addirit
tura condannato), perche, 
non avendo richiesto le giu
stificazioni, avrebbero com-
messo il reato di « indebita 
omissione di atto d'ufficio » 
aggravato dal fatto che sono 
pubblici ufficiali. La prima 
cosa da farsi percid ft de-
nunciare (convocando un'as-
semblea aperta cfistituto, dif-
fondendo volantini, ecc.) il 
disegno di una parte della 
magistratura che vuote in-
timidire il corpo docente, 
pretendendo il cieco rispet
to delle leggi fasciste (In 
questo caso quello che pre
se rive le giustificazioni e lo 
articolo 16 del R.D. n. 653 
del 4 maggio 1925). La ri
chiesta dell'abrogazione delle 
leggi scolastiche fasciste puo 
costituire la piattaforma di 
una vasta alleanza fra stu
denti e professori perche sia 
gli uni che gli altri ne sono 
le vittime. Pofreste percio 
o su scala di istitulo o su 
scala cittadina vedere se ft 
possibile costituire (anche 
con i sindacati, II comune, 
ecc.) un comitato per la 
democrazia nella scuola che 
porti - avanti questa ri
chiesta, ecc. Individual-
mente non avete sbaglia
to a far scrivere dai vostrl 
genitori la verita, perche la 
partecipazione a una manl-
festazione e un diritto che 
deve essere d'feso con mol-
fa forza. Per il caso do! 

- vostri amici col c mat di 
- gola », il discorso i piu com

plesso: investe, al di la dl 
questo episodio, in fondo 
marginale, il loro rapporto 

, coi genitori, la possibilita di 
. limitame o annullarne I'at
teggiamento « repressive », 
aprendo con loro un dia-
logo, iniziando un'azione dl 
convincimento che II port! • 
rispettare le idee dei flgll, 

Nuove norme per 
le insegnanti-madri 

c Sono una professoressa 
con incarico a tempo inde-
(erminato e fra tre mesi 
avro un bambino. Mi hanno 

- detto che stanno per uscire 
delle nuove norme. E' vero?». 

Si, proprio in questi gior
ni il ministero della P.I . dl-
ramera una circolare appli
cative della legge sulle lavo-
ratrici madri, entrata in vi-
gore II I t gennaio di questo 
anno. II provvedimento ri
guarda sia le insegnanti di 
ruolo che le incarlcate e le 
supplenti, quindi anche te. 
Ti consigliamo di rivolgertl at 
sindacato scuola CGIL della 
tua provincia che ti infer-
mera dettagllatamente di tut
te le norme che fl Interti-

sano. 
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