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IL RUOLO UNICO 
DEGLIINSEGNANTI 

un obiettivo 
democratico 

1 ' U n i t a / gloved) 22 febbraio 1973 

Nella piaitaforma umtarla 
sulla quale i sindacatl autono-
mi e quelli confederals del 
personate della scuola hanno 
iniziato il 20 febbraio gli scio-
peri interregionali sono com-
presi alcuni punti di notevole 
interesse: liberta d'insegna-
mento, che il testo del dise-
gno di legge sullo stato giu-
ridico in discussione al Se
nate intende come «autono
mic didattica nel rispetto de-
gli ordinamenti della scuola 
stabiliti dallo Stato» eltmi-
nando il riferimento al « qua-
dro dei princtpi costituziona-
li» affermato dalla precedente 
pur essa criticabile versione; 
abolizione delle note di qua-
lifica; diritto di assemblea in 
orario di servizio; aumento 
degli stanziamenti previsti dal 
governo; pensionabilita del-
I'indennita a partire dal 1973 
anzichd dal 1976; sollecita si-
stemazione del personate non 
di ruolo. 

11 sindacato scuola CG1L 
pone perb Vaccento anche su 
un'altra rivendicazione che 
non e inclusa nelle richieste 
comuni: I'unificazione dei ruo-
li del personate insegnante a 
partire dal 1. gennaio 1974, da 
realizzare introducendo un 
ruolo dei diplomati e uno dei 
laureati. 

Si propone doe" di eliminare 
uno dei ruoli in cui sono at-
iualmente organizzati gli in-
segnanti (naturalmente all'in-
terno di questi ruoli sono in 
vigore diversi parametri re-
tributivi): ruolo A, insegnanti 
laureati di scuola secondaria 
superiore e tutti gli insegnanti 
di religione; ruolo B, profes-
sori e insegnanti diplomati (di 
educazione artistica, educazio-
ne musicale, applicazioni tec-
cniche) della scuola media; 
ruolo C, insegnanti di scuola 
« materna > ed elementare e 
insegnanti tecnico-pratici. 

Una concezione «vecchia» 
A parte i professori di re

ligione, che godono di un pri-
vilegio (appartengono al ruo
lo A anche se insegnano nella 
scuola media) dovuto all'ap-
plicazione delle norme concor-
datarie in tempo fascista, e i 
diplomati della scuola secon
daria, la struttura attuale dei 
ruoli rispecchia la concezione 
ottocentesca della scuola e 
della funzione docente. Chi 
insegna agli adolescenti, nella 
scuola tradizionalmente desti-
nata a formare la classe di-
rigente, vale piu di chi in
segna nel settore obbligatorio 
della scuola media anche se 
ha compiuto i medesimi stu-
di; chi insegna ai bambini 
della scuola elementare o chi 
« custodisce > i bambini nella 
scuola materna dev'essere 
meno preparato culturalmente 
e deve essere collocato ad un 
livello normativo, retributivo e 
sociate inferiore, al livello del 
€ popolo», di un'istruzione 
concepita in modo che le clas-
si subalterne, quelle che han
no sempre mandato i figli alia 
sola scuola primaria, non deb-
bono « sapere di scienza *. 

Forse non tutti comprendo-
no che quella distinzione ha 
motivazioni politiche e sociali, 
non culturali e pedagogiche. 
C'e ancora chi crede che il 
problema sia posto corretta-
mente chiedendo come si pos-
sa considerare pari in dignita 
il lavoro di una maestra che 
fa fare il girotondo ai bam
bini e gli insegna a soffiarsi 
il naso, di un maestro che 
insegna a comporre facili pen-
sierini e a leggere qualche 
riga, di un professore che 
insegna il greco o la filoso-
fia. Chi crede questo e pri-
gioniero di quella concezione 
tradizionale della scuola che 

e propria delle classi domi-
nanti, e se e un lavoratore 
accetta che suo figlio nella 
scuola « materna » debba solo 
fare il girotondo, nella scuola 
elementare scrivere pochi 
pensierini sciocchi e leggere 
brutti libri, mentre nella scuo
la superiore, dove forse suo 
figlio non andra, la final-
mente si devono fare le cose 
grandi e serie. Insegnare a 
bambini di tre o sei anni, 
o a ragazzi di quattordici, 
o a giovani di diciotto, com-
porta modalita diverse da set-
tore a settore, ma e la stessa 
attivita, e presenta difficolta, 
richiede preparazione e atti-
tudini che e impossibile con
siderare « superiori * e « infe-
rioH ». 

Nel momento in cui dalle 
categorie operate e dalle loro 
organizzazioni viene un at-
tacco generate all'organizza-
zione tradizionale del lavoro, 
al vecchio sistema delle qua-
lifiche, si chiedono forme di 
inquadramento unico, riesce 
piu facile la comprensione del 
significato che assume la ri-
chiesta di unificazione dei 
ruoli nella scuola. Organizza-
re Vesperienza del bambino 
dai tre ai cinque anni, nel 
gioco e nelle prime acquisi-
zioni di conoscenze, far ap-
prendere le tecniche di base 
del leggere, dello scrivere, del 
calcolo, fornire gli strumenti 
dell'espressione, guidare la 
prima conquista di elementi 
della cultura o lo sviluppo e 
I'approfondimento di queste 
conquiste e un processo unico 
che ha al suo centro i pro
blemi della crescita, della ma-
turazione personate, della for-
mazione di capacita e abilita, 
che sono problemi difficili 
qualunque sia Veto, dei ragazzi. 

II docente moderno 
Certo, gli insegnanti attuali, 

del liceo come dell'elemen-
tare, non sono in possesso di 
quesla preparazione, se si e-
scludono poche eccezioni. Ma 
non e colpa loro. Si e go-
vernato il sistema dell'istru-
zione in modo che dalle scuole 
magistrali. dagli istituti ma-
gistrali, dalle facolta univer-
sitarie uscissero maestre di 
scuola c materna >, maestri e-
lementari, professori inade-
guati al loro compito. Anche 
questo e un aspetto della de-
gradazione della scuola che e 
slata gestita dalle classi do-
minanti con incapacity per un 
verso, con cinismo per Vol-
tro. Si tratta di agire con-
temporaneamente per abolire 
questo stato di cose preparan-
do diversamente gli insegnanti 
e riqualificando la scuola, ma 
anche facendo crollare le vec-
chie ripartizioni che negano 
sul terreno giuridico quella 
realta che e" la situazione pro-
fessionale. buona o cattiva che 
sia, di chi insegna. 

Si tratta. nella scuola come 
nella fabbrica. di negare og-
geltivita all'attuale organizza-
zione del lavoro, nella scuola 
rifiutando i contenuti vecchi 
e reazionari e il posto che le 
classi dominanti hanno asse-
gnato a chi dovrebbe avere 
il compito di imporre questi 
contenuti. Insegnanti diversi 
sono, per un vreciso interesse 
operaio prima di tutto, ma 
anche per un interesse evi-
dente dei docenti e per Vin
teresse generate, quelli che 
hanno una salda base di co
noscenze, un patrimonio di ca
pacita professionali, Vattitu-
dine ad apprendere e ad ag-
giornarsi, una mentalita de
mocratico, la disponibilita ad 
affrontare coi giovani i pro
blemi della realta cullurale e 
sociale. Formare questi inse
gnanti significa abolire la 
scuola magistrate e I'isUtulo 
magistrate (vogliamo inse
gnanti preparati all'universita 
per i nostri figli di ire o di 
died anni), trasformare le fa-
colta universitarie in istituti 
che diano preparazione cul-
turate e professionale di base, 
far seguire alio studio uni-
versitario un tirocinio retri-

e Quindi Vassunzione im

mediate in ruolo. 
In questo quadro, la riven

dicazione dei due ruoli e par-
ziale e transitoria. L'obiettivo 
di fondo e quello del c ruolo 
unico di tutti gli insegnanti», 
per il quale il Partito comuni-
sta assegna una scadenza pre-
cisa: non appena il titolo di 
studio richiesto per entrare 
nella scuola elementare ma
terna sia la laurea, nel mo
mento in cui il primo mae
stro formato secondo questo 
criterio entrera nella scuola, 
la distinzione deve cadere del 
tutto. Oggi la richiesta. gia 
giustificata, di un unico in
quadramento per tutti gli in
segnanti incontra grandi dif
ficolta nell'esistenza dei due 
diversi titoli di studio, il di
ploma e la laurea. Anche per 
questo occorre conquistare 
strutture unitarie per la pre
parazione dei maestri e dei 
professori: perche cada an
che quella giustificazione giu-
ridica delle differenze d'in-
quadramento. 

Per I'immediato, occorre 
battere il governo, che si pro
pone di mantenere e perpe
tuate i vecchi schemi e le 
vecchie ripartizioni, con una 
lotta degli insegnanti e con 
Valleanza delle altre catego
rie. L'opposizione, che viene 
da una parte del mondo della 
scuola, aU'organizzazione delle 
strutture scolastiche dimostra 
che il mondo operaio e que
sla parte del mondo della 
scuola parlano lo slesso lin-
guaggio; dall'una e dall'altra 
parte vengono richieste che 
rompono gli schemi corpora-
tivi e colgono Vimportanza di 
collegare in un disegno glo-
bale chi lotta nella fabbrica 
e chi lotta nell'istituzione sco-
lastica. Accanto alia figura 
dell'operaio che & cresciuto 
nell'esperienza politico e sin-
dacale, nel possesso d'una cul
tura che gli viene dalla pro
pria riflessione sull'esperienza 
della vita e della lotta nel 
reparto, nella fabbrica e nel
la societa, e sorta la figura 
dell'insegnante che ha impa-
rato a lavorare, a giudicare il 
propria lavoro e il propria ruo
lo, ad assumere I propro po
sto nella lotta. 

Giorgio Bini 

SMI4LE SCUOLA) 
In una scuola di Ferrara 
si studia in modo nuovo 
AlPistituto tecnico della Provincia insegnanti, studenti, cittadini hanno instaurato un rappor-
to democratico - Un impegno per il rinnovamento culturale - Diversa articolazione delForario 

PERRARA, 21 
Contlnua all'lstituto tecnico 

industrial provinciate (ITIP) 
di Ferrara, — gestlto dall'Am-
ministrazlone Provinciate — 
una larga attivita democrat!-
ca volta ad aprire la scuola 
al rnondo esterno attraverso 
continul confront! con la real
ta sociale e le forze che la 

muovono; a far vivere e svl-
luppare un costante rapporto 
dlaleltico e democratico tra 
studenti. Insegnanti e dlrezio-
ne dell'istltuto; a condurre lot-
te politiche e slndacali per la 
riforma della scuola. 

E* di questi ultlml giornl 
la decmlone presa daU'assem-
blea generale degli Insegnan
ti, ai lavorl della quale han
no partecipato attivamente 
numerosissimi student!, dl pro-
muovere ai piu presto l'attua-
zione della gestione sociale 
deU'lTIP con la partecipazlo-
ne dt rappresentantl degli En-
ti Locali, dei Sindacati, dei 
Comprensorl, del Quartlere. 
dei Conslgli slndacali di zo
na, di tutU? le componentl del
la scuola. Questa- innovazione 
viene conslderata come alter
native positlva alia vecchia 

gestione autoritarla, burocratl-
ca e chiusa dell'attuale scuo
la statale. 

La gestione 
sociale 

Tl dibattlto ha messo In luco 
l'lmpegno degli Insegnanti e 
degli studenti per individuare 
1 metodi ed 1 contenuti neces-
sari a realizzare effettivamen-
te la gestione sociale sicche 
tutle le forze rappresentate, 
siano impegnate attivamente 
neH'opera di rinnovamento 
culturale. Tutti e dieci 1 grup-
pi di lavoro hanno gludicato 
positive le Ipotesl contenute 
in un documento, elaborato at* 

traverso un'ampla consultazlo-
ne tra Insegnanti e studenti. 

Queste ipotesl vanno dallo stu
dio del rapporto « uomo-socle-
ta» a quello delle correnti 
dl penslero e del processi che 
tendono ad un rinnovamento 
•1el'a scuola. dalla formazlonft 
del penslero logico alia pro-
Do.-ita di ristrutturazione del
la scuola e delle sue metodo-
logie. Proprio per il loro ca-
rattere dl ipotesl, esse vanno 
verificate all'interno di ricer 
che di carattere interdiscipli
nary. che vedano Impegnato 
11 biennlo, come periodo unico 
per la formazione culturale, 
connessa alia sperlmentazlone 
non isolata dal contesto so 
dale in cui vlve ed opera l'al-
lievo ed il triennlo come dl-
ramazione, a seconda delle 
singole speclalizzazloni pro
fessional!, degli aspettl scien
tific! dei teml in esame. 

E" stato utilizzato spesso, 
durante la discussione e la 
elaborazione del doeumenti 
programmatic! (dei quail si 
terru conto nella stesura dl 
un programma finale di lavo
ro. che verra reallzzato con 
1'apnorto di tutte le compo 
nenti della scuola ed aperto 
al contrlbuto dl forze ester-
ne, lnteressate dl volta in vol
ta alle varie tematiche) 11 
concetto di Interdlscipllnarita, 
legato a proposte organlche di 
ricerca, non solo per la possl-
bllita di far crollare le pare-
ti che rinchludono e soffoca-
no le varie discipline, la dico-
tomia tra materie sclentlfiche 
ed umanistiche. ma anche per 
superare l'lsolamento tra 
scucla e societa. 

Impegnare studenti ed inse
gnanti in una ricerca interdi-
sciplmare, come ricercatorl, 
da inoltre la possibility di con-
fjgurare concretaroente: una 
iiucva articolazione dell'orario 
che riesca a fondere tra di 
ioro i momenti per insegna-
menti disciplinari con quelli 

interdisclplinari ed altri auto-
gestiti dagli studenti; una nuo-
va struttura della classe, non 
piu intesa come momento sta-
tico, ma come struttura che 
ha la rapacita di dilatars! e 
dl scomporsl orizzontalmente 
e verticolmente con le altre 
classi e con 11 mondo ester-
no; la prcvlslone dl retrlbul* 
re a! docenti ore oltre l'ora-
rlo di cattedra, sottollneando 
I'esipenza di un nuovo stato 
sriuridlco degli insegnanti. 

// rapporto 
uuomo-ambienten 

Un esemplo concreto dl In
terdlscipllnarita e stato dato 
dall'mdicazione di una ricer
ca sul rapporto auomo-am-
bicnte >'- nel Basso Ferrarese, 

cosl come storlcamente si e 
configurato, dal punto di vi
sta ambientale, storico-socla-
1« fisico-naturalistlco, che lm-
pegni 11 quinquennio del corso 
di Flslca con la possibility, 
fra l'altro, in accordo con la 
Ammmlstrazione Provinclale, 
di elaborate una carta pro
vinclale degli inqulnamenti. 

Da queste proposte e da al
tre e sorta anche l'eslgenza 
di riconsiderare le attuali for
me con le quail si accerta e 
si misura 11 « rendimento sco-
lastlco » degli allievl e che. a 
gludizio di numerosi insegnan

ti, dovrebbero perdere il vec
chio e deteriore carattere fi-
scale, per dare all'impegno 
messo nel lavoro dl ricerca un 
nuovo piu giusto valore. 

Sono, tutte queste, risposte 
politiche vallde alia llnea re-
stauiatrlce e conservatrlce del 
governo Andreotti-Scalfaro, 
ma anche testimonlanze della 
validita della linea politlca so-
stenuta dal nostro Partito. dal
le altre forze di sinistra, pro-
gressiste e slndacali, per la 

riforma della scuola, che VR-
de nella sua democratlzzazlo-
ne la condlzione indlspensabl-
le per liberare nuove energie, 
e creare le condlzionl perche 
esse possano svolgere un fon-
damentale ruolo dl rinnova
mento della nostra societa. 
Su questo terreno si e svllup-
pata, airiTIP. una larga ag-
gregazione, tra gli insegnanti, 
dl forze Idealmente e polltlca-
mente eterogenee tra di loro, 
ma tutte convlnte dell'eslgen-
7.a dl cambiare il ruolo e la 
fisionomla dell'educatore e 
della scuola. Si e venuta an
che conflgurando la sconfltta 
deflnltiva dei gruppuscoli e si 
e giuntl alia costituzlone di 
un Conslgllo dl delegati dl 
classe che sta acquLstando 
sempre maggiore capacita dl 
direzlone politica non solo al

l'interno dell'lstituto ma anche 
nel confronti degli studenti 
degli altri istituti dl Ferrara, 
verso la creazione dl un mo-
vimento di massa autonomo 
studentesco. 

Tutto eld e stato posslbUe 
perchft rAmminlstrazione Pro
vinclale ha sostenuto finanzia-
riamente e politicamente ogni 
attivita rivolta a rlnnovare la 
scuola. Questa dellTTIP e una 
esperlenza molto impegnativa, 
non solo per la nostra pro
vincia. in quanto il valo
re della gestione democrati-
ca dell*ITTP va molto al 
dl la della nostra provincia, 
poiche e proprio nelle scuole 
gestite democraticamente, do
ve c'6 una forte presenza po
litlca ed Ideale del nostro Par
tito e delle altre forze dl si
nistra che e posslbile matu-
rare esperienze che diventlno 
stimolo e motivo di lotta per 
tutto il movimento impegnato 
nella battaglia per la riforma 
della scuola, contro 1 tentativi 
restauratori del governo An
dreotti-Scalfaro. 

Walter Zago 

Si discute sul «Diario di un maestro» 

La trasmisslone televisiva «Diario di 
un maestro», giunta adesso alia vi-
gilia della terza puntata, ha suscitafo 
molto interesse. II dibattlto e particolar-
mente vivace fra maestri e maestre, ma 
investe anche genitori e ragazzi. Le opi
nion! sono spesso contrastanti poiche al
cuni riconoscono al telefilm di De Seta 

un positivo ruolo di rottura del vecchio 
modo tradizionale di far scuola, mentre 
altri gli rimproverano di aver isolato 
I'esperienza singola di un insegnante 
sottovalutando il contributo del resto del 
mondo della scuola e delle forze sociali 
e politiche del quartiere. Poiche su que
sto argomento ci sono arrivate nume-

rose lettere, torneremo prossimamente 
a parlarne nella pagina della scuola. 

NELLA FOTO: il profagonista del c Dia
rio di un maestro», I'attore Bruno Ci-
rino, con suo figlio, assieme agli scolari 
di Pietralata durante una pausa della 
lavorazione del film. 

Mar che: Pattacco governativo 
contro le universita statali 

La proliferazione clientelare delle facolta voluta dalla DC aggrava la crisi degli atenei mar-
chigiani - II disegno della maggioranza di centro destra da ampio spazio alle iniziative pri
vate - La valida risposta delle forze democratiche - II ruolo programmatore della Regione 

Le Marche con 1.372.643 abi-
tanti ha quattro sedi univer
sitarie. Ancona, Urbmo, Ma-
cerata, Camenno. con tre fa
colta di legge, due di lettere 
ed altri doppioni. 

La proliferazione ha domi
nate incontrastata e gh studi 
universitaxi sono stati, per la 
DC, uno dei tanti episodi di 
lotta tra le correnti per il po-
tere e la clientela. La batta
glia per la creazione delle fa
colta di Ingegneria e Medici-
na ad Ancona e stato l'ultimo 
di questi episodi e ha dato 
come risultato per le Marciie 
altri due corsi che si dibatto-
no in un mare di difficolta. 
Basti pensare che c'e un solo 
professore di ruolo per ogni 
corso di laurea, e che per la 
€ ricerca » ad ingegneria, que-
st'anno sono stati stanzia-
ti solo cinquanta milloni. 

Ma la «corsa» alle univer
sita non e finita. infatti e noto 
che la DC lavora perch6 l'ate-
neo di Macerata abbia una se-
de dlstaccata, ad AscoU. dl E-
conomla e Commercio (altro 
doppione). mentre a Camerino 
si manovra per un'altra facol
ta di Medicina. La prolifera
zione della facolta e le spin-
te munlclpallstiche non han
no assolutamente risolto n5 il 
problema del diritto alio stu

dio, ne la qualificazione degli 
studi universitari nella regio
ne, anzi la situazione si e ag
gravate. 

Le Marche sono oggi ogget-
to di una sperimentazione che 
mette a nudo il disegno del 
governo e della classe dirigen-
te conservatrice che mentre 
manda alia rovina lUniversi-
ta lascia perd ampio spazio 
alle iniziative private, o di 
enti a partecipazione statale. 
L*ENI che gia nelle Marche 
ha istituito una serie di socie
ta: Tecnico, Geotecnico, Idro-
tecnico. Ecoimpianti, ha com-
perato declne di ettari di ter
reno nel Comune di Urbino e 
senza alcun contatto preventi-
vo con rAmminlstrazione Co-
munale ha presentato un pro-
getto che prevede, per il movi
mento, la costruzione di una 
struttura per lo svolgimento 
di un corso residenziale a nu-
mero chiuso sulle «Tecnolo-
gie avanzate* e per il 1974 
un a corso dl ingegneria gene-
rale al quale accederanno — 
in numero Umitalo — studenti 
che abbiano superato altrove il 
biennio di Ingegneria, fisica, 
matematica, oppure chlmica; e 
un veto e proprio corso trien-
nale di laurea, anche »e, co
me ha avvertito Girottl, "non 
posslamo offrire a questi al

lied nessuna garanzia circa U 
valore del titolo che conse-
guiranno" ». 

H disegno e chiaro: si e 
scelto Urbino perch6 c'e una 
a Libera Universita » che pud 
perd facilmente prestarsi a cer-
te operazioni; l'ENL che non 
ha problemi. tirera fuori un 
po* di denaro e tutto il di-
scorso della statalizzazione ri-
schia di essere rimesso in di
scussione. Non a caso I'arti-
colista de a II Giorno » conclu
de affermando che: 9 la rina-
scita dell'Universita italiana 
pub forse avere ad Urbino il 
suo punto di partenza». 

E* attraverso tali scelte, com-
piute, tra l'altro da aziende a 
partecipazione statale, al dl so-
pra del parere e della parte
cipazione degli enti locali, sen
za tenere minimamente conto 
di una qualsiasi ipotesl di pro-
grammazione regionale, che di 
fa passare la controriforma 
Scalfaro. 

Si lasci pure il valore lega
le alle lauree in una univer
sita rldotta a liceo, ma poi 
chi coUochera nel rrmrcato del 
lavoro 1 tecnici aitamente spe-
clalizzati usclti da queste su
per universita private? Noci 
solo, l'esemplo dl Urbino au-
torizza sempre piu a confl-
gurare le Partecipazion! Stata

li come veri e propri centri 
di potere al di sopra di tut
to, che fanno e disfanno a se
conda di cid che correnti del
ta DC e tutto il partito di 
maggioranza vogliono. 

Tra gli obbiettivi primari da 
perseguire oggi nelle Marche 
c'e quello della statalizzazione 
deU'ateneo di Urbino nel qua
dro di una ben precisa riqua-
lificazione; il Consiglio di Am-
ministrazione deH'universita 
ed il Consiglio Comunale han
no deliberato da molto tem
po in tal senso. La DC che 
ha permesso la statalizzazio
ne delle due facolta anconeta-
ne in sei mesi si e sempre 
opposta tenacemente a fare 
altrettanto per Urbino. 

La Regione Marche deve gio-
care un proprio ruolo nella 
programmazione degli studi a 
tutU t Hvelli e quindi 11 PCI 
e le forze democratiche deb-
bono stanare la DC dalle po-
sizioni equivoche e campani-
listiche. Dalle Marche, attra-
ver?o un grande movimento di 
massa, pud e deve venire un 
notevole contributo alia lotta 
che tutto il mo vi men too de
mocratico porta avantl per 
sconfiggere il disegno contro-
riformatore dl centro-destra, 

Bruno Bravetti 

II successo 
degli incontri 
fra lavoratori 
e studenti 
negli istituti 
di Livorno 
Alle assemblee all'inter
no delle scuole hanno 
partecipato anche i pre-
sidi e gran parte dei 

professori 

LIVORNO, 21 
Dopo una serie di Incontri 

tra gli organism! rappresen-
tativi degli studenti (i nuo-
vi Consign d'Istituto, i dele
gati di classe, ecc.) con la 
Federazlone Lavoratori Metal-
meccanici, si e giunti ad una 
importante esperlenza di in-
contro tra lavoratori. studen
ti e insegnanti nella maggior 
parte degli istituti superiori 
livornesi. Per la prima volta 
rappresentantl degli opera! in 
lotta per il contratto di la
voro sono entrati nelle scuo
le. e si e aperto un dlalogo 
vivo, stimolante, ricco di in
teresse reciproco tra il mon
do del lavoro e il mondo del
la scuola. 

Al 1. e al 2. liceo scienti
fic©, all'lstituto Tecnico Com-
merclale, all'lstituto Tecnico 
per Geometri (e in altri isti
tuti nei prossimi giomi) i la
voratori hanno parlato agli 
studenti e agli insegnanti dei 
temi di fondo delle lotte con-
trattuali, della occupazione, 
del Mezzogiomo, dl un nuo
vo sviluppo economico nel 
quale trovino posto adeguato 
e qualificato le nuove genera-
zloni uscite dalla scuola. Nel 
dibattlto sono emersi con par-
ticolare vivacita i temi delia 
dfemocrazia, della battaglia 
antifascista, degli sbocchl pro-
feisionali, della lotta per una 
effettiva riforma della scuo
la media superiore. 

Tra gli insegnanti e i pre-
sidi 1'inlziativa aveva susci-
tato al suo inizio non poche 
perplessita, e qualche decisa 
opposizione. In qualche col-
leglo dl insegnanti si e dlscus-
so a lungo sul significato rea-
le di questi incontri con i la
voratori, e se i lavoratori po-
tessero essere qualificati co
me gli « esperti» di cui parla 
in modo volutamente generico 
e amblguo la circolare Scal
faro. Da parte di gruppi, pe-
raltro assai limitati, di inse
gnanti e venuta la solita can
tilena: gli operai non sono 
esponenti della « cultura», la 
loro presenza nelle scuole si
gnifica aprire le porte alia 
«politica», la «politlca» e 
una cosa diversa dalla «cul
tura », e via di questo passo. 

La grande maggioranza de
gli insegnanti ha apertamente 
respinto questa convinzione 
gretta e miope che vuole 
staccare la cultura e la scuo
la dalla realta e dalle vicen-
de degli uomini, che coltiva 
ancora l'immagine di una cul
tura che non serve agli uomi
ni e alia loro liberazione ma 
che alimenta la loro schia-
vitu e il dominio di una clas
se sopra le altre. 

Messa ai voti, la proposta 
e passata dovunque con lar-
ghissimo margine, e nelle as
semblee con gli operai sono 
stati presenti tutti i presidi e 
foltissimi gruppi di insegnan
ti, alcuni dei quali sono an
che intervenuti. 

Molti miti sono stati abbat-
tuti: gli operai hanno concre-
tamente mostrato di essere 
portatori non di ristretti bi-
sogni di categoria, ma di gran
di esigenze nazionali; in alcu-
ne aule e risucnato per la 
prima volta, dopo tanti anni, 
U linguaggio semplice e di-
retto delle esperienze di vi
ta e di lavoro, dei bisogni del
la societa, della lotta per di-
fendere la democrazia. 

n cliche degli operai vio-
Ienti e sopraffattori e cadu-
to in frantumi; dai lavorato
ri invece, come da molti stu
denti e dagli insegnanti, e ve-
nuto appello alia responsa-
biiita, alia necessita di con
durre una lotta chiara, ca pa
ce di conquistare 1'opinione 
pubblica, di isolare le forze 
fasciste e di neutralizzare la 
azione sconsiderata e peri-
colosa del gruppetti estre-
mistl. 

Dalle assemblee e venuto 
chiaro l'appello a continuare 
su questa strada, a dare sboc
chl concrcti alia azione di 
lotta, a concentrare l'iniziati-
va unitaria; ed e stato indi
vidual nella giomata del 27 
febbraio l'occasione per una 
grande giomata di lotta nel
le fabbriche e nelle scuole 
(in Toscana e in Umbrla scio-
pereranno anche gli inse
gnanti), per i contratti, la ri
forma della scuola media su
periore, per la dlfesa della 
democrazia e un nuovo svi
luppo economico del paese. 

m. b. 

Lettere 
all9 Unita: 

II dibattlto sui 
concreti problemi 
dell'umversita e 
della sua riforma 
Cara Unita, 

ho avuto occasione di par-
tecipare venerdl scorso alio 
incontro pubbllco indetto alia 
Statale di Mllano dal Comi-
tato interpartitico e ne ho 
riportato una impressione 
complessivamente positlva. In 
primo luogo perche da tempo, 
anzi, mat prima d'ora alia 
Statale, si era vista una as
semblea tanto afjollata, segno 
che il problema della orga-
nizzazione della vita democra
tico all'interno deU'ateneo e 
un problema sentito dalla 
maggioranza degli studenti. In 
secondo luogo perche final-
mente si e assistito ad un'as-
semblea che ha visto I'espo-
sizione, sia pure conlrastatis-
slma, di un arco di posizioni 
estremamente vasto; le tradl-
zionali assemblee del Movi
mento Studentesco, monocor-
dl e monotone, erano ormai 
inascoltabili e si conflgurava-
no, piu che come momenti di 
sia pur llmttato dibattito, co
me veri propri aattlviu nel 
corso dei quali i dirigenti 
che, tra l'altro, non si sa be
ne da chi siano stati nomi-
natl, davano alia « base» le 
proprie direttlve. 

In sostanza credo che I'as-
semblea di venerdl abbla da
to un primo colpo alia pre
test. illusoria del Movimento 
Studentesco milanese di po-
ter battere posizioni politi
che non gradite, ma nondi-
meno fortemente radicate nel
la societa, sempllcemente im-
pedendo loro di esprimersi 
nel dibattito che si svolge al
l'interno dell'universita. In 
realta la Democrazia Cristia-
na non si batte limitandosi a 
lanclare anatemi o ricordan-
do con violenta monotonia 
che essa e il principale nemi-
co delle masse popolari. II 
vero problema, al contrario, 
e proprio quello di portare 
lo scontro sul terreno piu fa-
vorevole alle forze rivoluzio-
narie e, in genere alle masse 
popolari: doe quello del di
battito democratico sui con
creti problemi dell'universita 
e delta sua riforma. 

Tenere il giovane democri-
stlano fuori dal dibattito uni-
versitario non significa — co
me afferma VMS — <rrenere 
la DC fuori dall'universita». 
Al contrario: significa farla 
rientrare, non con le proprie 
idee e con le proprie con-
traddizioni interne, ma con 
le forze di polizia ispirate 
dalle filippiche del democri-
stiano della ((maggioranza si-
lenziosau De Carolis, com'e 
di fatto awenuto il 16 giu-, 
gno del 1972. 

Fraternt saluti. 
GIANNI RIZZI 

(Milano) 

Se si volesse, lavo
ro per i laureati 
ce ne sarebbe tanto 
Caro direttore, 

tempo eddietro il ministro 
Andreotti richiamava i lau-
reandi e le loro famiglie alia 
K realta a. Il concetto era piu 
o meno questo: una volta lau
reati, non venite a prolesta-
re se non trovate un lavoro; 
mentre cinquant'anni la le lau
ree annue erano meno di 20 
mila — diceva il ministro —, 
oggi se ne contano almeno 
66 mila all'anno e quindi non 
c'e posto per tutti. Insomma, 
costui vorrebbe i suoi ssud-
ditio tutti ignoranti e pia-
gnucoloni. 

A mio avvlso, sia il gior-
nale sia i diretti interessati, 
non hanno fatto sufflciente 
chiarezza su sifjatta grossola-
na statistics. Se si volesse 
far diventare veramente effl-
clente e moderno questo no
stro paese, quanti laureati ci 
vorrebbero' Per fare ad esem-
pio una modesta riforma sa
nitaria, sarebbero necessari 
subito altri centomila medi-
ci; e si sa bene, tra l'altro, 
che questi specialisti non na-
scono certamente dall'oggi al 
domani e soltanto per loro 
buona volonta. 

Se facciamo una vlsita al
le campagne, ci accorgiamo 
che esse sono ogni giorno di 
piu abbandonate perche i gio
vani contadini si rendono con
to che per condurre la ter
ra at giomi nostri, e cioe in 
competitivita. dovrebbero a-
vere almeno una preparazio
ne ed un diploma da perito 
agrario. Se poi il contadino 
ha bisogno del veterinario per 
all animali Cclla sua stalla, 
'it piu delle volte non lo tro-
va; e non lo trova perche 
questa societa ha ridotto il 
giovane laureato in veterina-
ria a propagandista degli in-
numerevoli medicinali che le 
case farmaceutiche immetto-
no sul mercato. 

Se ancora andiamo a guar-
dare le montagne. le colline 
in dissesto — e ne vale la 
penal — ci accorgiamo che 
non ci sono gli specialisti in 
geologia (questi nostri cost in-
dispensabili medici del sotto-
suolo), perche costoro, dopo 
aver preso la laurea, magari 
sono stati costretti ad an-
dare a fare i rappresentantl 
di caramelte. E intanto le 
montagne e le colline scen-
dono a valle, spessc volte, 
purtroppo, travoigendo anche 
i loro abitanti. 

Diamo infine un'occhiata al
ia scuola: vediamo migliaia e 
mlgliaia di professori e mae
stri disoccupati, e nello stes-
so tempo nelle scuole si fan-
no i doppi turni, si saltano 
le lezioni, mancano i dopo-
scuola! 

Insomma. U nostro paese 
ha piit che max bisogno di 
specialisti, di giovani prepa
rati, di diplomati, di laureati. 
Ma e anche vero che per met-
tere al servizio della comuni-
ta questi giovani e necessa-
ria una politica ben diversa 
daU'attuale, e sono proprio 
le forze del lavoro che devo
no battersi per questo. con 
tutta la consapevolezza che il 
problema richiede. 

ERNESTO PICCIN 
(Vittorlo Veneto) 

Come funziona 
una scuola situata 
in un ghetto 
naseosto nella 
pancia della Fiat . 
Cara Unita, 

sono un operaio delle fer-
rovie. Ti mando copia di una 
lettera che ho tndirizzato al 
Provveditore agli studi, all'i-
spettrice scolastica e per co-
noscenza al sindacati CGIL, 
CISL e UIL. Come puol ve-
dere, essa e stata soltoscrit-
ta per solidarieta da altre 20 
persone e reca una postllla 
della Comunita scuola-fami-
glia. Ciudica tu se e da pren-
dere in conslderazlone. 

Ho quattro figli che fre-
quentano la scuola elementa
re di via Plava, succursale 
della «Salvemini», in zona 
Miraflori-Sud. Sento il dove-
re, come lavoratore e padre, 
di denunciare quanto poco la 
scuola sia un servizio per 
chi si trova in una situazio
ne come quella dalla mia fa-
miglia. A ottobre ho dovuto 
spendere circa quarantamila 
lire per fornire Maria, Pa-
trizla, Concetta e Michele di 
materlale vario (dal gremblu-
It alle cartelle, oltre la can-
cellerla) ma so per esperlen
za che non ho finito dl tirar 
fuori soldi per I'istruzione 
obbligatoria e gratuita del 
miel ngli. 

Costretto dalla situazione, 
mi sono sottoposto alia uml-
liazione di presentare la bu-
sta paga di ferroviere (cen-
todtecimila lire menslll) per 
iscrivere i figli al Patronato 
scolastlco, ma ne ho vlstl ac-
cettati solo tre. Cosl il do-
poscuola del Patronato scola-
stico non solo divide i ric-
cht dai poveri, ma introduce 
una dtvislone anche fra i po
veri fortunatl e gli ultimi del
la fila. 

Inoltre alia sera, se non 
sono al lavoro, ho a casa il 
turno di insegnante per i 
miel figli; infatti la scuola — 
e come questa credo che ce 
ne saranno molte — spedi-
sce a casa i ragazzi con il 
carico giornaliero di cose da 
imparare. II mio problema e 
quello dl non esser sempre 
in grado di spiegare quel com-
piti e di far ripassare le le
zioni, perche al paese ho fat
to solo le elemenlarl. Percib 
se io avessi studiato di piu, 
t miei figli ne saprebbero di 
piit e questo e un altro a-
spetto della cosiddetta a scuo
la uguale per tutti». 

Non e finita qui: da via 
Plava gli insegnanti se ne 
vanno con la rapidita con cui 
compaiono; e una scuola do
ve non restano. Questo e un 
mistero, che comunque dal di 
fuori si pud cosl interpreta-
re: Miraflori-Sud e un ghetto 
naseosto nella pancia della 
FIAT; aggtungiamo a questo 
che si tratta di una scuola 
priva non solo di attrezzature 
discrete ma persmo delle co
se normall di cui in genere 
dispongono le scuole (non e 
priva invece di bambini, che 
sono tanti); e si pud capire 
allora il motivo del via vat 
degli insegnanti. 

DONATO D'AGOSTINO 
(Torino) 

P.S. - Ecco la postilla del
la Comunita scuola-famiglia: 
a Alia cortese attenzlone delle 
autorita scolastiche. Associan-
dosl alia denuncia fatta da 
un genitore, i firmatari richie-
dono per la scuola di via Pla
va: attrezzare i locali con ar-
redamento adeguato e mate 
riale didattico; tsti'uire un 
doposcuola per tutti coloro 
che lo richiedono e che va-
da nella direzione del tem
po pieno; risolvere il proble
ma del continuo cambio di 
insegnante facendo in modo 
che anche per i maestri sia 
gradevole sceghere di rimane-
re in questo ambiente di la
voro». 

Per abolire la 
barriera che isola 
i militari di leva 
Caro direttore, 

sono un militare del Centro 
Difesa Elettronica di Anzio. 
Da un po' di tempo si veri-
ficano vari incidenti, di cut 
naturalmente « fuori m non si 
sa nulla. II piit recente: un 
mio amico e rimasto seria-
mente ustionato in volto per 
una fiammata di benzina men
tre con altri compagni stava 
togliendo della ternice dalla 
parte di un apparato radio. 

Purtroppo i nostri superio
ri si limitano a scaricare la 
responsabilita su alcuni sot-
tufficiali o, peggio ancora, 
cercano di attribuirla alia 
«disaitenzior.e» delle stesse 
viltime. In alto loco si la 
invece lo * scaricabarile w, si 
cerca di * calmare le acque ». 
si minimizza la gravita dcl-
Vincidente onde evitare che 
voci indiscrete trapelino al di 
fuori della caserma. Invece 
la colpa e di tutti coloro che 
«sanno» della totale mancan-
za delle piit elementari nor
me di sicurezza, e tacciono! 
Le precauzioni anlinfortuni-
stiche sono completamcnte 
ignorate e coloro che ne subi-
scono le dirette conseguenze 
siamo proprio noi militari dt 
leva, che veniamo continua-
mente impiegati e sfruttati 
per qualsiasi genere di lavo
ro, anche tra i piit pericolosi. 

Occorre intervenire per evi
tare che questi casi riman-
gano impuniti e finiscano ne
gli archivi. A tale propo<tito, 
ritengo valida Vazione dei de-
putati del PCI i quali chie
dono una vera riforma demo
cratico delle Forze Armate. 
anche al fine dt rompcre una 
volta per tutte quella bar
riera d'isolamcnto che estste 
fra Vamblente militare e quel 
lo civile. 

Cordlalt saluti. 
LETTERA FIRMATA 

(Anzio . Roma) 
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