
V U n i t d / domenica 15 aprile 1973 PAG. 7 / p r o b l e m ! de l g iorno 
S C U O L A : si apre una nuova lotta per conquistare uno stato giuridico democratico 

N0> A UNA LEGGE PERICOLOSA E INUTILE 
r 

Un punto di riferimento 
per rinnovare la scuola 

Quello clie e avvenuto 
al Senato negli ultimi gior-
ni. oltre a dare un duro 
colpo al govemo di An-
dreotti. ha ai>erto un nuo-
vo problema nella vita 
tormentata della scuola. 
Nel presentare questa pa
gina, percio, vogliamo ri-
volgerci agli studenti e in-
segnanti. a tutte le fami-
glie, per esprimere loro il 
convincimento che la solu
zione della crisi scolastica 
potra avvenire soltantn 
con il lorp concorso. Non 
era questo che il governo 
voleva fare. La legge sul-
10 stato giuridico. provve-
dimento soltanto parziale 
e predisposto con enor-
me ritardo rispetto alle 
solenni promesse di tutti 
i ministri democristiani 
della pubblica istruzione, 
non offriva alcun quadro 
di certezze. Esso differiva 
a tempi di la da venire la 
soluzione di tutte le que-
stioni riguardanti il perso-
nale insegnante e non in-
segnante e, nel complesso. 
del funzionamento delle 
istituzioni scolastiche. 

La sistemazione del per
sonale nei nuovi ruoli a-
vrebbe avuto inizio il pri-
mo gennaio 1976. senza al
cun termine di scadenza. 
L'immissione negh orga
nic! di circa 150 mila do-
centi abilitati in servizio, 
gia titolari del diritto alia 
stabilita e alia camera. 
si sarebbe attuata. secon-
do il governo. senza alcun 
limite di tempo. Ai giova-
ni Iaureati non veniva da
ta alcuna possibilita di ra-
pido accesso all'insegna-
mento. 

I rifiuti 
del governo 

' Altro che concretezza, 
altro che buon governo! 
Ma questo. per quanto 
sufficient© ad imporci una 
condotta intransigente, e 
stato ancora il meno. II 
governo ha rifiutato di 
procedere subito, con nor-
me precettive per le qua-
li si erano fatte precise 
proposte da parte nostra 
e socialista. ad istituire 
nuovi organi democratici 
di governo delle scuole, 
rendendo cosi impossibile 
che all'inizio dell'anno sco-
lastico 1973-74 si sappia su 
quali basi dovra svolger-
si l'attivita educativa e in 
quale inodo si dara sboc-
co alle istanze di vita de-
mocratica e di apertura 
della scuola verso i pro
blem! della societa civile. 
11 governo ha rifiutato di 
estendere alia scuola quel
le parti dello statute dei 

diritti dei lavoratori che 
pochi giorni prima si era 
impegnato a tradurre in 
legge per tutte le catego-
rie dei dipendenti pubbli-
ci. II governo ha rifiutato 
di modificare le disposi-
zioni inaccettabili e inco-
stituzionali contenute nel 
quarto articolo del pro-
getto, in base alle quali 
vorrebbe decidere a suo 
piacimento deH'intera ma
teria delle sanzioni disci-
pi inari. 

Questo ultimo aspetto 
non c formale, ne riguar-
da soltanto il rapporto fra 
esecutivo e Parlamento: 
al contran'o. e di primaria 
importanza per la grande 
massa dei docenti. dato 
che sono tuttora in vigore 
scellerate disposizioni fa
scists che riservano a 
maestri e professori un 
trattamento ingiusto. te-
nendoli sotto la spada di 
Damocle di interventi ves-
satori. affidati all'esclusi-
vo giudizio dell'autorita 
scolastica. II governo ha 
rifiutato. infine. di abolire 
la regola in base alia qua
le un insegnante. indipen-
dentemente dall'apertura 
di un procedimento disci-
plinare nei suoi confronti, 
puo essere allontanato dal
la scuola « per incompati
bility > con l'ambiente in 
cui lavora. 

Era dunque un dovere 
irrecusabile combattere fi-
no in fondo simili pretese. 
Lo abbiamo fatto per di-
fendere la scuola, per da
re una prospettiva a tutti 
coloro che vogliono supe-
rare 1'attuaJe caos. quali 
che siano le loro motiva-
zioni o posizioni ideali. 
Questa battaglia ha coin-
ciso con la crisi della 
maggioranza che sostiene 
il governo. E se i due mo-
tivi si sono intrecciati. 
cid e perche soltanto bat-
tendo il governo Andreot-
ti e i suoi indirizzi si puo 
avere speranza di un cor-
so rinnovatore. 

La maggioranza prima 
e il governo poi hanno 
tentato di risolvere l'acu-
ta questione del tratta
mento • economico con dei 
testi che non contenevano 
impegni precisi e si con-
traddicevano fra di loro. 
Qui e la ragione dei voti 
di fiducia, e dei voti con-
trari che una parte della 
maggioranza ha riservato 
al governo a scrutinio se-
greto. Le nostre proposte 
sono state invece chiaris-
sime: abbiamo chiesto. 
con gli emendamenti che 
sono illustrati in questa 
pagina. dei miglioramenti 
seri. finalizzati a una ri-
qualificazione morale e 
professionale della funzio-
ne docente. 

Non abbiamo sparato ci-
fre iperboliche. Lo stesso 
relatore di maggioranza 
ha dovuto ammettere che 
si trattava di una piatta-
forma res|>onsabile. ma 
l'ha volute scartare per 
ossequio all'ambigua ma-
novra di Andreotti e di 
Scalfaro. Quando, alia fi
ne. e risultato chiaro che 
della legge erano rimasti 
in vita solo pochi tronco-
ni. abbiamo chiesto che si 
sospendesse il voto finale 
per esaminare una propo-
sta nuova delle sinistre, 
con la quale, dando un ri-
conoscimento adeguato a 
breve scadenza. si poteva 
contemporaneamente asse-
gnare alle Camere quella 
funzione mediatriee che 
appare indispensabile per 
un giusto confronto delle 
forze politiche con il mon-
do della scuola. Ci si e op-
l>osta una preclusinne pro-
cedurale. 

La battaglia 
prosegue 

Ora la battaglia si spo-
sta alia Camera dei depu-
tati. dove quella proposta 
e gia un progetto di legge. 
e dove i deputati comuni-
sti condurranno un'altra 
vigorosa battaglia per a-
prire davvero un capitolo 
nuovo. 

Sappiamo che nel mon-
do della scuola il nostro 
programma politico e la 
nostra ideologia sono con-
divise da una minoranza. 
Ma sappiamo altresi che 
la gran parte dei docenti. 
degli studenti e dei geni-
tori attende un punto di 
riferimento sicuro per u-
scire da un travaglio. fat
to di sussulti clamorosi e 
di meno apparenti frustra-
zioni, che dura da troppi 
anni e che e la spia del-
I'incerto avvenire dei gio-
vani e degli insegnanti e 
sintomo dei pericoli die 
corre l'ltalia nel campo del
la cultura. Questo punto 
di riferimento ci puo es
sere. Per conto nostro. ci 
muoveremo ricordando le 
parole di Togliatti all'as-
semblea costitnente quan
do. intervenendo nella di-
scussione sul primo pro
getto di Costituzione re-
pubblicana. affermo che i 
comunisti avrebbero acito 
per sndrlisfare tre esigen-
ze: quella della afferma-
zione della liberta. quella 
delTunita morale e politi-
ca del paese. quella della 
riforma e del rinnovamen-
to delle classi dirigenti. 

e. p. 

Andreotti ha strappato al Senato un 
moncone di norme ingiuste o inap-
plicabili che non rappresentano piu 
una legge organica - La DC ha can-
cellato ogni miglioramento economi
co - II PCI alia Camera propone un 
aumento urgente per tutti 

Dopo la vigorosa battaglia al Senato 

Nuovo disegno- legge 
del PCI alia Camera 

II voto col quale 11 Senato ha bocciato l'art. 11 dello stato 
giuridico ha eliminato completamente dalla legge tutta la ma
teria del trattamento economico. Le sinistre si sono immedia-
tamente preoccupate delle conseguenze che cid avrebbe por-
tato al personale della scuola ed il PSI ha presentato un emen-
damento proponente un'indennita di 35 mila lire per tutti a 
partire dal 1. luglio 1973. Respinto l'emendamento per ragioni 
procedurali. il PSI lo ha ripresentato sotto forma di disegno 
legge e subito dopo lo stesso testo e stato presentato anche 
dal PCI. 

A questo punto, 1 senatori comunisti hanno proposto al 
Senato che si sospendesse la votazione sulla legge dello stato 
giuridico e si passasse invece a discutere subito i disegni leeee 
del PSI e del PCI. 

Incurante ancora una volta degli interessi del personale 
scolastlco, la DC ha respinto anche questa proposta ed ha 
strappato servendosi del voto di fiducia, l'approvazione del 
relitto di stato giuridico. 

La questione si sposta percio adesso alia Camera, dove 
I compagni Raicich. Natta, Giannantoni, Chiarante, Berlinguer 
Giovanni. Benedetti, Bini, Finelli. Pellegatta. Picciotto. Tede-
schi. Tessari, Vitali hanno presentato venerdi una proposta di 
legge (N. 2047) il cui articolo primo dice: « A partire dal I. lu
glio 1973 e fino al 30 giugno 1974 sara corrisposto al personale 
diretttvo, ispettivo. docente e non docente della scuola di 
ogni ordine e grado, esclusa I'universila, un assegno mensile 
pensionabile di lire 35 mila Dalla data di entrata in vigore 
della presente legge nell'art. 2 primo comma della legge 8 ago-
sto 1972. n. 483, sono soppresse le parole: sino all'approvazione 
del nuovo stato giuridico del personale della scuola di ogni 
ordine e grado. Con successiva legge si disporra I'attribuzione 
al personate di cui sopra di un assegno pensionabile a decor-
rere dal 1. luglio 1974 secondo i principi che saranno sta-
biltli :>. 

Nell'articolo 2 si dispone l'entrata in ruolo degli incaricati 
a tempo Indeterminato con abilitazione corrispondente alia 
materia di cui hanno l'incarico e nell'articolo 3 si precisano le 
fonti con le quali far fronte al maggior onere finanziario. 

Come e perche il governo ha negato 
miglioramenti economici ai 700 mila 

Dopo anni di promesse il personale della scuola si trova davanti a un prowedimento che non 
prevede alcun aumento - La proposta delle sinistre per un assegno dal 1° luglio 

Per i miglioramenti econo
mici al personale della scuo
la il testo della legge appro-
rato dalla maggioranza go-
vemativa alia Camera preve-
deva miglioramenti « nella mi-
sura media mensile di lire 
30.000 dal 1 ottobre 1973. di 
lire 30.000 dal 1 gennaio 1974 
• di lire 33.000 per l'anno 
1975». L'aumento. in base a 
quel testo, sarebbe stato at-
tribuito agli Insegnanti «in 
misura differenziata in base 
alle effettive prestazioni di 
•ervizio*. Quindi non solo 
una cifra modesta In rappor
to alia lunga attesa dei mi
glioramenti, ma persino con 
umilianti discriminazionl t ra 
•ategoria e categoria. 

Mancava 
la copertura 

L'avarizla e la grettezza del
ta primitiva Impost&eione del 
Cverno suscitarono sin dal-

scorso autunno energiche 
protest* e massiccl scioperi 
del personate della scuola. Go
vemo e maggioranza di cen
t re destra hanno dovuto pren-
4erne atto; Andreotti, a con-
clusione di trattative con 1 
aindacatl della scuola, pro-
metteva un documento conte-
nente le cifre di maggiori au-
mentl, documento che non e 
mat stato consegnato. Nel 
febbraio la commisslone pub-
Wica istruzione del Senato 
lniziava l'es&me della legge: 
U ministro Scalfaro, lnvita-
to a prendere posizione, non 
ai pronunciava suscitando 
nuovo scontento nella scuo
la. A questo punto, il 7 mar* 
•o, il relatore dc, Spigaroli, 
presentava un cmendamento 
che prometteva molto senza 
garantire niente. 

Diceva 1'emcnciamento dc, ap 
provato dalla maggioranza: 
a Al personale direttlvo. Ispct 
# 1 % doaantt « non docente 

sara corrisposto un tratta
mento accessono pensionabi
le. Tale trattamento non po
tra in ogni caso ne essere 
di misura infenore. ne avere 
decorrenza diversa da quelle 
che saranno stabilite per i di
pendenti civili dello Stato 
aventi corrispondente para-
metro ». 

SI proponeva, cioe, una e-
stensione pura e semplice del-
l'assegno perequat;vo ottenu-
to in quelle settimane dai di
pendenti ammimstrativi del
lo Stato, facendo balenare co-
si Tillusione che i migliora
menti sarebbero statl assai piu 
consistenti di quelll previsti 
nel testo votato alia Camera, 
illusione presto caduta quan
do ci si accorse che non esi-
steva la copertura finanziaria. 

Comunisti e socialist, pur 
riconoscendo che l'emenda
mento Spigaroli rifletteva 
una giusta esigenza del per
sonale della scuola, cr:t:cava-
no l'ambiguita della prote-
sta, Invitando 11 governo a 
presentarsi in comnnssione 
per pronunciarsi in modo 
preciso sia sulla quantita e 
decorrenza dei miglioramenti, 
sia, soprattutto, sulla quanta 
di essi, ponendo con forza 
e chiarezza la necessita che 
le proposte di aumento fos-
sero organicamente collegate 
ad altn due punti fondamen-
tali: la unificaz:one dei ruo
li e la immlssione in orga-
nico degli oltre 300 mila in
segnanti fuort ruolo. 

II governo, che gia aveva 
lasciato i sindacatl senza ri-
sposta, ha proseguito nel si-
lenzio. 

Quando il ministro Scal
faro si e presentato aH'assem-
blea dl Palazzo Madama e dal 
banchi deU'opposizione di si
nistra gli e stato nuovamente 
chiesto di pronunciarsi in 
modo preciso. egll ha chie
sto un rinvio con il pretesto 
che il governo, poche or*» pri 
ma della seduta, aveva rlpre-

so i contatti con l sindacati. 
A questo punto si e latta 

p:u accesa la battaglia del:e 
sinistre per smascherare il 
«doppio gioco» del governo 
e della maggioranza. II centro 
destra ha registrato la sua 
prima sconfitta: la richiesta 
di rinvio e stata respinta dal-
1'a.ssemblea, i sindacati sono 
stati invitati a Palazzo Ma
dama per riferire sulle loro 
rivendicazioni, il dibattito Jti 
aula e proseguito. Si e pre
sentato l*on. Andreotti propo-
nendo un emendamento (da 
sostitu:re alia proposta Spi
garoli) che proponeva un as
segno mensile pensionabile di 
30 mila lire a parti
re dal 1 settembre 1973 rin 
viando al 1 luglio 1974 la cor 
responsione di un assegno 
a equiparato, in via di mas-
sima, a quello del personale 
civile dello Stato* in cut as-
sorbire quanto previsto dal l 
settembre *73. 

Ancora 
un rinvio 

Una proposta giud:cata ne 
gativa dalle sinistre perche 
nnviava di fatto, nella quan
tita e nella decorrenza, la par
te sostanziale dei migliora
menti e soprattutto perche 
eludeva completamente ' il 
problema di fondo della ri-
strutturazione dei ruoli e del 
l'immissione dei fuori ruolo. 
Negativamente llianno giudi-
cata per diverse ragioni an
che quei settori della maggio
ranza che avevano dato per 
certo un aumento sostanzio-
so e immediate sia pure con 
la riserva dl un abbandono 
di tutte le altre richieste qua. 
lificanti su cui avevano lnsi-
siito i sindacati confederali. 
Cosi l'emendamento governatl-
vo, messo ai voti a scruti
nio scgreto, e stato bocciato. 

In alternativa con la pra 

pasta del dc Spigaroli e con 
quella del governo il gruppo 
comimista aveva posto tre ri
chieste costituenti un tutto 
organico: 1) nella prospettiva 
di un unico titolo di studio 
a livelio di laurea e di un 
unico ruolo per tutti i docen
ti della scuola, in via transi-
toria e a partire dal 1 otto 
bre *74 formazione di due so
li ruoli: B per tutti i di
plomat! e ruolo A per tutti 
i Iaureati: i due ruoli artico-
lati in quattro classi retribu
tive; 2) una indennita acces-
soria pensionabile di 40 mila 
lire per tutto il 'personaI», 
docente e non docente, a par
tire dal 1 settembre *73; a 
partire dal 1 luglio "74, per i 
docenti, una indennita com-
prensiva dei oompensi gia in 
godimento cosi fissata: 70 mi
la mensili per il ruolo C. 80 
mila per i ruoli B e A, 100 
mila per 11 ruolo ispettivo £ 
direttivo; per i non docenti. 
sempre dal 1 luglio "73, una 
indennita, comprensiva della 
«indennita di espansione 
scolastica*, di 50 mila lire 
mensili per i bldelli e 1'altro 
personale ausiliario, 60 mila 
per il personale esecutivo e 
di concetto; 3) immissione in 
organico dei 200 mila inse
gnanti che sono fuori ruolo. 

Di fronte al netto rifiuto 
della maggioranza di discute
re queste proposte che veni-
vano respinte, e di fronte alia 
decisione del governo di pre
sentare un nuovo emendamen
to che eludeva la sostanza 
del testo Spigaroli, cioe 1'ag-
gancio all'accordo degli stata-
li, i comunisti presentavano 
una nuova soluzione limitata 
agli aumenti retributivj che 
lo stesso relatore dc. sino al-
lora ottusamente intransigen
te, giudicava « responsabile ed 
equilibratan. Ma anche que
sta proposta veniva respinta. 

II nuovo emendamento del 
governo all'articolo 11 diceva: 
«II trattamento accessorio 
pensionabile sara definito 

La legge sullo stato giuridi
co che Andreotti e riuocito a 
far passare al Senato con una 
maggioranza di soli tre voti 
raggiunta col ricatto del voto 
di fiducia e un simulacro di 
prowedimento il cui testo ol
tre ad essere ridotto al mini-
mo (ma non all'essenziale) e 
confuso. ingiusto. inapplicab
le e pericoloso. 

Va precisato innanzitutto co-
sa e rimasto nella legge 

A parte una serie fii norme 
di carattere marginale anche 
esse spesso negative (fa ecce-
zione l'art. 14 che ha accolto 
la proposta del senatore co-
munista Scarpino per cui chi 
andra a riposo dal I ottobre 
1973 avra un trattamento prov-
visorio di pensione nella mi
sura dell'80 per cento dello 
stipendio e degli altri eventua-
li assegni pensionabili in go
dimento all'atto della cessa-
zione del servizio, salvo con-
guaglio alia definitiva liquida-
zione), sono contenuti - nella 
legge solo due temi importan-
ti. quello sull'inquadramento 
(art. 3) e quello dei diritti in-
dividuali e collettivi del oer-
sonale (art.. 4). 

A propos'to dei ruoli la leg
ge contiene misure assai era-
vi. Per prima cosa ne rinvia 
il riordinamento ad una data 
lontana (il 1. gennaio 1976). 
defmita p*:r ag^iunta con la 
formulazione «a partire 
dal...», preoisata dallavver-
bio « gradualmente ». Cio si-
gnifica che al L gennaio 1976 
s» vorrebbe solo eomm-
ciare /'operazione per il com-
pimento della quale non si 
fissa alcun limite di tempo. 

Anche per quanto conceme 
la fissazione dei due ruoli. uno 
per il personale laureato ed 
uno per quello diplomato. si 
prefigura un riordinamento 
che e piii che altro formale; 
poiche aH'interno del ruolo dei 
Iaureati, la legge si riserva 
una articolazione «diversa e 
distinta». Cid significa che le 
sistemazioni nei ruoli rimar-
ranno grosso modo come sono 
oggi. cioe estremamente dif-
ferenziate e ingiuste 

Vediamo adesso cosa preve-
! de la legge per i diritti 

E' riuiasta una formulazio
ne equivoca della liberta di 
insegnamento e di sperimen-
tazione, mentre per quanto 
riguarda le liberta sindacali si 
e evitato di applicare le parti 

| corrispondenti dello Statuto 
contestuaimente alle nuove i dei lavoratori, per cui non si 

Questo e il contenuto esien-
ziale della legge sullo stato 
giuridico che Andreotti ha a 
mala pena strappato al Se
nato: niente vi e sulla siste
mazione dei piu di 150 mila 
fuori ruolo che hanno gia per 
legge diritto al posto in or
ganico, niente sugli organi 
di governo. niente sul tratta
mento economico; poco e ma
le vi sono prefigurate le nor
me sulla funzione dirigente, 
discutibili quelle sull'accesso 
alle carriere. 

Quesui icg»e. dunque non e 
lo stato giuridico: e qua
si niente. e quel poco che e 
va rifiutato. 

II problema politico imme 
diato e percio quello di bloc-
care definitivamente Titer 
parlamentare di questo abor-
to legislativo e di creare al
ia Camera larghe convergen-
ze per approvare con urgen-
za un prowedimento che ga-
rantisca subito un acconto per 
tutto il personale e che avvii 
la sistemazione dei « fuori ruo 
lo ». Contemporaneamente va 
fissato per legge un impe 
gno preciso per una data en-
tro la quale il Parlamento 
possa deliberare un vero sta
to giuridico. scaturito dal di
battito democratico coi sinda
cati e con le forze politiche 
non piii legue deiesa ma lea 
ge precettiva. lapidamente 
operante. 

Nessun 
impegno per 
i fuori-ruolo 

norme che saranno adottate 
per i dipendenti amministra. 
tivi dello Stato ». Come si ve-
de e'e un « sara » e un « saran 
no B che rinviavano tutto alle 
calende greche e iasciavano 
tutto alia discrezionalita del 
governo. Per far passare que
sto nuovo inganno. Andreot
ti ha ricattato la maggioran
za ponendo suH'emendamento 
la questione di fiducia. La 
maggioranza l'ha votato per 
non far cadere il govemo. ma 
subito dopo, quando 1'intero 
articolo 11 e stato messo ai 

- voti a scrutinio segreto, il go-
• verno e stato ancora una vol
ta sconfitto. Oadendo 1'artico-
Io 11 e caduto anche l'emen
damento approvato poco pri. 
ma, 

Un assegno 
di 35.000 lire 

Per riempire questo vuoto 
tot ale, alio soopo di aprire la 
via ad una soluzione che ga-
rantisse al personale della 
scuola almeno un migliora
mento economico immediato, 
PSI e PCI proponevano alia 
maggioranza di ooncordare e 
oM votare subito un articolo 
unico per la corresponsione 
a tutto il personale della 
scuola dl una Indennita di 
35.000 lire mensili a partire 
dal 1 luglio '73 fino al 30 
giugno 74. 

Anche questa proposta, per 
la quale csisteva gia la co
pertura finanziaria. e stata re 
spinta. In questo modo. il go
verno e la maggioranza di cen-
tro-destra hanno tradito total-
mente le attese degli inse
gnanti. 

La battaglia ora contlnuera 
alia Camera, dove il gruppo 
comunlsta, in coerenza con 
I'iniziativa condotta al Sena
to. ha gia presentato un dise 
gno di legge. 

legittima neppure l'assembiea 
smdacale nei locali della 
scuola. 

Pesante e pericolosussima 
la parte che regolamenta i 
diritti individuali. La legge 
mum. lu uei ian. 4) autonz-
za i trasferimenti d'ufficio 
a per accertata incompatibili-
ta di permanenza nella scuola 
o neiia seat ». questa misura 
(che si badi bene, e al di 
fuori delle sanzioni disciplina-
ri) pone l'insegnante alia 
merce delle autonta scolasti
che. La stessa impostazione 
antidemocratica e illiberale e 
sancita successivamente dal 
13 dell'art. 4, che non solo 
da al governo una delega am-
pissima per l procedimenti e 
le sanzioni disciplinary ma 
non mette a disposizione de
gli interessati le garanzie del 
diritto di difesa fin dall'ini-
zio del procedimento. D'altra 
parte la norma approvata dal
la risioatissima maggioranza 
govemativa nasconde anche 
un altro grave pericolo. At 
tualmente la condizione «di-
sciplinare » degli insegnanti c 
per alcuni aspetti, addirittura 
feudale peggiore comunque di 
quella degli altri dipendenti 
siatali. Basti ricordare, per 
esempio, che 0 maestro (uni-
ca figura di lavoratore italia-
no sottoposta a simile tratta
mento, per giunta anticostitu-
zionale) pu6 indipendentemen-
te da qualsiasi condanna pe-
nale. essere privato della va-
lidita del suo titolo di stu
dio. Per tutti gli insegnanti, 
poi, rimarrebbero in vigore 
due prowedimenti (ammoni-
zione e censura) mentre per 
gli statali esiste la sola cen
sura. Altro esemp:o. All'art. 
13, con un emendamento vo
tato dai fascist! e respinto 
dal PRI e dal PSDI, si sono 
addossati alio Stato in viola-
zione dell'art. 33 della costitu
zione, gli oneri di ricostruzio-
ne delle carriere degli inse
gnanti provenienti dalla scuo
la private. 

L'entrata nei ruoli dei cir
ca 300 mila docenti che ne so 
no fuori, 150 mila dei quali 
hanno gia acquisito per legge 
il diritto al passaggio in ruo 
lo era uno dei punti ai quali 
10 stato giuridico avrebbe do
vuto provvedere. 

D'altra parte, 1 diritti di 
questi docenti vengono calpe 
stati vergognosamente: basti 
ricordare che circa 6000 pro
fessori di scuole superiori so 
no ancora fuori ruolo. nono 
stante abbiano acquisito il di
ritto ad entrarvi nel lontano 
1962. mentre ammontano a 
circa 35 mila i professori dei 
le medie inferiori che. matu 
rato lo stesso diritto fra il 
1966 ed il 1969. sono ancora 
in attesa dell'entrata effettiva 
negli organici. 

Per questi docenti i senato
ri comunisti avevano propa 
sto misure precise. Per gli in 
segnanti abilitati e incaricati 
delle scuole second a rie di pri. 
mo e di secondo grado, com-
presi in tutte le graduatorie 
ad esaurimento. (anche quel!; 
abilitati nei corsi abilitanti 
speciali) si predisponeva Ten 
trata in ruolo entro e non ol
tre quattro armi dall'andata 
in vigore dello stato giuridico. 
La proposta del PCI. perd. e 
stata respinta dalla maggio
ranza che. per bocca del de-
mocristiano Spigaroli. e stata 
costretta ad ammettere che 
«pur essendo d'accordo sulla 
necessita di trovare II modo 
per risolvere il problema cui 
remendamento stesso si rife-
risce (quello comunista. ndr). 
ritiene tuttavia clie non sia 
possibile in questo momento 
stabilire termini perentori e 
procedure precise ». 

Ru chiaro di cosi II por-
tavoce di Andreotti non pote-
va essere! Non e'e dunque 
nessuna intenzione di risolve. 
re il problema dei « fuori ruo
lo* entro date e in modi 
precisi. 

La stessa richiesta di un im
pegno preciso e stata avanza-
ta dai senatori del PCI per 
il riordinamento dei ruoli: es
si hanno proposto che fosse 
portato a termine entro e non 
oltre il I. giugno 1975. II go 
verno invece ha fatto pa^are 
la formulazione secondo la 
quale il riordinamento dovreb. 
be cominciare «a partire dal 
I. gennaio 1976 » lasciando pe
rd indefinito il periodo entro 
11 quale dovrebbe essere por
tato a termine e entro il qua
le. perci6, ne dlventa. effetti 
va la decorrenza per ogni do
cente. 

Lettere 
all' Unita: 

Come si punisce 
il soldato che 
«marca visita» 
Signor dlrettore, 

alamo un gruppo di milita-
ri del 76* Rgt. Ftr. « Napoli a 
di stoma a Clvidale del Friu-
li. Le scriviamo per esporre 
un episodio che testimonia 
delle precarie condizlonl igie-
nico-sanitarie nelle quali sia-
mo costretti a vivere. Dopo 
una serie di cast «benigni» 
(scabbia, infestazlonl di plat-
tole) in diverse compagnie del 
Regglmento (la 2; la 5«, ecc.) 
il 6 aprile Un nostro commi-
litone, Luisi Roberto, di Mi-
lano, giunto due settimane fa 
dal CAR di Potenza e aggre-
gato alia 8' compagnia, e sta
to colpito da meningite cere-
bro spinale. A Udine, nemme-
no un mese fa, I'artigliere 
Quaranta del 5' Rgt.. sito nel
la caserma «Cavarzani», e 
morto la notte del giorno stes
so in cui, dal medici dell'O-
spedale militare, era stato 
considerato «fisicamente ido-
neo». 

Condizlonl ambientali inde-
centl contribulscono a creare 
le condizioni adatte al mani-
festarsl della malattia. Alle 
camerate polverose e sovraf-
foliate, al gabinetti impratica-
bill, al cibo scadente. si ag-
giunge il ricatto contro chi 
« marca vlsita ». Nella caser
ma, permessi e licenze sono 
considerati tin premio e non 
possono essere richiesti se si 
e «marcata vlsita» da poco 
tempo. 

Vorremmo invltare, tramlte 
il suo glornale, I militari di 
leva a denunciare piii spesso 
le condizioni nelle quali sono 
costretti a vivere, perche, 
sebbene qualcosa si muova 
in questo campo, ci pare che 
il ritardo sia ancora notevo-
le. Noi non slamo comunisti 
ma vogliamo un esercito de
mocratico come dice la Co-
stituzUme. 

LETTERA FIRMATA 
(Cividale del Friuli - Udine) 

Le tragedie 
dei ghetti 
Alia redazlone de i'Unita. 

L'articolo di Piero della Se 
to. (« La tragedia del ghetto », 
3' pagina de I'Unita del 29 
marzo) sul libro di Robert 
Katz x Sabato Nero» anche 
se ml trova consenziente su 
molte delle conclusloni cui 
perviene, mi riempie di stu-
pore per la disinvoltura con 
la quale I'autore accomuna le 
persecuzioni contro gli ebrei 
— che spesso si sono manife-
state con massicci eccidi — 
con le manifestazioni di intol-
leranza con le quali vengono 
oppresse le minoranze meno 
abbienti dei vari Paesi. 

Nessuno contesta che I'an-
tisemitismo e stato general-
mente sfruttato ed alimentato 
dalle classi dominant! per in-
dirtzzare in una determtnata 
direzione il malcontento del
le classi sfruttate, ma da que
sto ad accomunare alle perse
cuzioni contro gli ebrei quel
le contro gli indiani ed i ne-
ri d'America, i cattolici irlan-
dest e gli arabi valestinesi ce 
ne corre. 

Da un [ato abbiamo infatti 
un popolo che per secoli k 
stato legalmente considerato 
di seconda categoria, il che ha 
spesso autorizzato ogni ves-
sazione nei suoi confrontt fi
no al recente sterminio at 6 
milioni di essi nelle camere a 
gas, dall'altro abbiamo: 1) i 
negri d'America, oggetto di 
una pesante discriminazione 
sul piano sociale ed umano: 
come proletari i loro proble-
mi sono comunl a quelll dei 
proletari di tutto 11 mondo; 
2) gli indiani d'America so
no stati portati vicino ad una 
lenta estinzione ad opera dei 
bianchi, che ne portano la 
vergogna, ma purtroppo la 
sloria e plena di esempi dl 
sopraffazione di popolazioni 
piu deboli da parte del piii 
forti. In questo caso, perd, 
i vincitori non hanno mai in-
flerito contro i superstiti cer-
cando ami — anche se in ma-
niera paternalistica — di met-
terli in condizione di lottare 
per difendere i propri dirit
ti. E' comunque una minoran
za che lotta per migliori con
dizioni di vita, ma non per
che mlnacciata di sterminio. 

Git arabt palestinesi che 
hanno lasciato le loro case, lo 
hanno fatto di propria volon-
ta. anche se costrettivi dal
le guerre da loro stessi pro
vocate; in ogni caso la loro 
condizione di profught non e 
diversa da quelle dei profu
ght di tutte le guerre ed m 
tutti i continents 

Non I mta intenzione tni-
ziare qui una polemica su 
questt argomenti, ma solo 
chiedere un maggior rispetto 
per la posizione di un popolo 
che e stato sempre lasciato 
solo a subire le prepotent* 
degli altri, tanto da sentire 
la necessita di lottare contro 
nemici tanto piu forti di fat 
per ritrovare la sua patria, 
dove non essere pik in mi
noranza. 

Ing. EUGENIC- FOA' 
(Napoli) 

Non ho francamenta ben 
capito se il rifiuto espresso 
dal signor Eugenio Foa di ve-
der accomunati nel racconto 
delle persecuzioni subite gli 
ebrei con i negri o gli india
ni d'America sia da interpre-
tare come rifiuto su] piano 
storico, o piuttosto su quel
lo morale, come dl chi si sen-
ta in qualche modo offeso. 
Cercherb in ogni caso di con-
siderare brevemente i due a-
spetti, anche perche mi sem-
bra che molte deile considera-
xioni contenute nella lettera 
abbiano purtroppo avuto pro-
prio in questi giomi una en-
nesima, tragica risposta dai 
fatti. 

Sul piano storico e propno 
il signor Foa, a mio awiso, 
che compie — certo involonta-
riamente — delle vere e pro-
prie alterazioni: mentre per 
gli ebrei egli parla giusta-
mente di < persecuzioni» e dl 
«eccidi», per gli indiani e i 
negri riduce poi tutto a sem-
plici « manifestazioni di lntol-

leranza»; per gli indiani di
ce esattamente che essi «so
no stati portati vicino ad una 
lenta estinzione». No, signor 
Foa; adoperiamo anche In que
st! cast le parole esatte. nu
de e crude come sono: sono 
stati sterminati. massacrati, e-
sattamente come gli ebrei; se 
non ancora di piu. Legga in 

f iroposito alcuni dei libri uscl-
i proprio in questi giorni 

sull'argomento. 
E' poi sintomatico che In 

tutta la sua lettera, solo quel
lo ebraico venga dal signor 
Foa definito come « popolo »: 
tutti quegli altri non hanno 
per lui evidentemente diritto 
a questa denominazione. II si
gnor Foa chiede infine « mag
gior rispetto » per la posi7ione 
del popolo ebraico, lamentan-
do che esso a sia stato sempre 
lasciato solo ». A parte la fac-
cenda del rispetto (ognuno ha 
le sue opinioni: io mi sento 
evidentemente onorato a stare 
a fianco del negro persegui-
tato) fe proprio quando io avrb 
sentito la mia causa coinci-
dente con quella degli altri 
milioni di uomini e donne che 
nel mondo sono sfruttati e 
perseguitati al pari di me, 
che sar6 diventato un eser
cito. e avro finalmcnte iso-
lato l'aggressore; fino a che 
continuero a par'are del «mio» 
popolo come singolo e diver-
so da tutti gli altri, avro fat
to un ennesimo regalo al two 
avversario. 

PIERO DELLA SETA 

La grama vita delle 
guardie di PS 
Spettabtle direzione, 

stamo un gruppo di guar
die di P.S. e ci rivolgiamo a 
vol perche riteniamo che tl 
vostro sia I'unico quotidtano 
che ci pud sostenere. Le no
stre vite sono sempre espo-
ste al pericolo, un nostro col-
lega e stato ucciso dai fasci
sts Eppure i nostri superio
ri ci trattano male, se ci la-
mentiamo hanno sempre la 
solita risposta pronta: «Se 
non vi sta bene, andatevene, 
nessuno vi ha chiamati o vi 
obbliga a rimanere ». Non ca-
piscono che invece qualcuno 
ci ha K chiamati», ed e la mi-
seria che e'era nelle nostre 
case. 

Percepiamo uno stipendio 
non adeguato minimamente 
al pericolo e al sacrificio che 
affrontiamo e al quale andta-
mo incontro ogni giorno. Vi-
viamo in condizioni pessime. 
Nella nostra camerata, ad e-
sempio, abbiamo lelti con re-
tl talmente allentate che quan
do ci mettiamo a dormire 
tocchiamo per terra. Poi non 
parliamo dei servizi igienici, 
che sono piii decenti quelli 
che si trovano per la strada. 
Per la mensa, la came sem-
bra quella destinata alio zoo, 
le porzioni sono meta di quel
le che ci dovrebbero dare; 
invece di una cena complcta, 
ci danno due panini con un 
pezzetlo di formaggio, o tre 
fette di mortadella, o una sea-
toletta di came e lira a cam-
pit. Si giustificano dicendo 
che e colpa dell'IVA. 

La cosa piii importante per 
I comandanti (ad eccezione 
di alcuni giovani ufficiah che 
condividono le nostre stesse 
idee) e di mandarci in giro 
con la testa rapata. Ora do-
verosamente ringraziamo. rac-
comandando la massima ri-
servatezza per evitare tristi 
conseguenze. 

LETTERA FIRMATA 

II PCI chiede che 
la legge «dei sette 
anni» valga anche 
per l pensionati 
Cara Uniti, 

con grande placere ho let-
to che il nostro partito ripro-
pone con forza la legge co-
siddetta * dei sette anni» in 
maniera che il governo ripa-
ri all'ingiustizia commessa. 
Nella legge dovremmo verb 
rientrare anche not ex com-
battenti che gia da qualche 
anno siamo in pensione per 
inralidita. Penso che il par
tito sapra bene impostare e 
sostenere queste richieste in 
modo da rendere giustizia a 
tutti. 

Approfltto dell'occasione per 
dire che articoli cosi impor
tant dovres'.e metterli sem
pre sul giornate della dome
nica (pubblicando anche in 
modo chiaro il numzro delle 
legal, la loro data, quando 
sono state pubblicate sulla 
Gazretta Ufficiale ecc). Que
sto lo dico perche noi pen
sionati il giornale lo si com-
pera quasi sempre solo la 
domenica perche con questa 
pensione non si pud prender-
lo tutti i giorni. 

PIETRO TARANTELLI 
(Perugia) 

Posaivno assicurare 1 let-
tori Interessati che la propo
sta dl legge per l'estensione 
del beneflci della legge 336 
presentata dai parlamentart 
del PCI, prevede esplicita-
mente tche le pensioni degli 
ex combattenti e assimilati o 
dei loro eredi rengano riliqui-
date in modo che sia assicu-
rato agli stessi il medesimo 
trattamento previsto per colo
ro che andranno m pensione 
successiramete all'etrata i vi
gore del prowedimento ». Per 
la precisioae, all'articolo 4 del
la proposta di legge comuni
sta si dice: * / lavoratori che 
siano titolari di pensione, o 
gli eredi titolari o atcnli di
ritto alia pensione indiretla o 
di retersibilita a carico del-
Vassicurazione generale obbli-
gatoria, per I'inralidtta, la 
recchiaia ed t superstiti, ov-
tero a carico dt casse o fon-
di tntegrativi o sostitutivt del
la stessa, possono chiedere la 
riliquidazione della pensione 
in godimento ai flni dell'ap-
plicazione dei beneftci previsti 
dalla legge*. 


