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Aperta dalla relazione di Napolitano la 2s Conferenza nazionale del PCI 
. — ' ' • ""' « — — ^ _ ^ , , 

Una svolta politica nella direzione del Paese 
anche per la riforma e la salvezza delta scuola 

I drammatici avvenimenti di queste settimane hanno richiamato tutte le forze democratiche all'urgonza di dar vita ad un nuovo governo che esprima un 
concreto e conseguente impegno unitario antifascista - La linea del centro-destra nel campo dell'istruzione e non soltanto conservatrice, ma di regresso 

All'assemblea partecipano oltre seicento delegati, esponenti dei Partiti dell'arco costituzionale, numerosi docenti ed uomini di cultura 

La seconda Conferenza nazionale del PCI per 
la scuola, si e aperta leri mattina, al Palazzo 
del congress! del I'Eur, alia presenza dl piu dl 
600 delegati e di numerosi invltat l . 

Alia presldenza 1 compagnl Bufallnl, Dl Glu-
Ho, Napolitano, Natta, Occhetto, Perna, Petro-
selli, Valor! delta Direzione del parti to; II com-
pagno Scheda segretarlo della Cgil ; 1 compagnl 
Cervetti, Geremlcca, Badaloni, Clannantonl, Ro-
dano, Chlarante, Giovanni Berllnguer, Musst, 
Ralcich, M. A. Manacorda, Franchl. 

Fra le personalita polltlche present!, Ton. 

Biaslnl del PRI , II sen. Arte della Direzione del 
PSI, il prof. Roscalli del PSI, I'on. Rosatl e 
II prof. Ella del Consigllo nazionale della DC; 
fra gli Invitati, numerosi ll lustri docenti e uo
mini di cultura, f ra i quail I professor! Gey-
monat, Argan, Tecce, De Mauro, Querzolt, ed 
II direttore del Centro europeo dell'educazlone 
di Vil la Falconieri prof. Gozzer. 

Dopo un breve saluto del compagno Petro-
selll, segretarlo della Federazlone romana del 
PCI, ha preso la parola II compagno Napoli
tano per la sua introduztone. 

II compagno Napolitano ha in-
nanzitutto ricordato le caratte-
ristiche salienti della situazione 
politica attuale. sottolineando la 
pencolosita del governo Andreot-
ti. ma. insieme. il mancato rag-
giungimento degli obiettivi che 
il centrodestra si era posto. 11 
governo Andreotti non e riuscito 
neppure ad apnre la strada a 
una stabilizzazione in senso 
nioderato della situazione ita
liana. mentre lo schieramento 
di sinistra ha denunciato una 
opposizione combattiva e uni-
taria. 

I drammatici avvenimenti del-
le ultime settimane hanno ri
chiamato tutte le forze demo
cratiche all'urgcnza di dare al 
Paese un nuovo governo che 
esprima un concreto e conse
guente onentamento antifasci
sta. I momenti important! di 
convergenza e di incontro fra 
le forze antifasciste che si so-
no rinnovati in questi due an-
ni. nonostante lo spostamento 
a destra del gruppo dirigente 
dc e del governo. consentono 
di formulare in termini unitari 
questa esigenza. 

II governo Andreotti ha in 
questi anni lasciato aggravare 
sotto tutti gli aspetti la situa
zione della scuola. II nodo della 
crisi della scuola rischia ormai 
di diventare inestricabile. I pro-
getti governativi tendono a ri-
portare indietro di anni la di-
scussione, negando o deforman-
do i punti di approdo comuni 
a un ampio arco di forze demo
cratiche e cercando di impedi-
re un ulteriore confronto sui 
punti che sono rimasti ancora 
controversi. 

Di originate — ha afferroato 
Napolitano — in questi progetti 
c'e solo l'aperto tentativo di 
intaccare il valore legale dei 
titoli di studio e la funzione 
dello Stato nella formazione e 
nel riconoscimento dell'idoneita 

alle professioni. Si vuole quin-
di apertamente svalutare la 
scuola pubblica e rovesciare la 
tendenza al suo sviluppo di 
mabsa. 

La linea che il centrodestra 
persegue nei confronti della 
scuola non e solo di conserva-
zione, ina di regresso. Cosi il 
governo ha respinto sprezzante-
mente le rivendicazioni di di-
gnita, di giustizia. di piu civile 
trattamento economico degli in-
segnanti: ha negato i diritti 
democratici degli studenti: ha 
portato avanti una politica di 
intervento brutalmente reazio-
naria, come nel caso della so-
spensione di tutte le liberta de
mocratiche aU'Universita di Mi-
lano. 

II governo si e dimostrato in-
capace di rispondere alio svi
luppo di massa della scolarita 
e. anziche porsi il problema di 
avviare l'adeguamento delle 
strutture scolastiche alle nuove 
dimensioni della popolazione 
studentesca, mira a contenere. 
a vanificare questo sviluppo. se-
guendo nella scuola la stessa 
politica di cui si fa portatore 
nel campo dello sviluppo eco
nomico, con il contenimento del
le forze produttive. 

Napolitano ha sottolineato la 
falsita della tesi secondo la 
quale Universita e scuola supe-
riore sarebbero fabbriche di 
spostati e di disoccupati. e ha 
ricordato come a queste impo-
stazioni regressive sia necessa-
rio opporre valide alternative 
sui piani. strettamente legati tra 
loro, della politica scolastica e 
dello sviluppo democratico ge-
nerale. 

Dopo essersi dichiarato d'ac-
cordo con quanto ha detto 
Ton. Moro. che ha giustamente 
affermato l'esigenza di non tor-
nare indietro nello sviluppo sco-

lastico del paese. Napolitano ha 
sostenuto che vi e un ampio 

La relazione di CHIARANTE 

L'organizzazione 
della democrazia 

II compagno Giuseppe Chia-
rante ha svolto la relazione sui 
«dibattito politico sulla ri
forma e 1'organizzazione del
la democrazia nella scuola». 
Si e trattato di una pun-
tuale ricostruzione dell'evolu-
zione, a livello delle forze po-
litiche, del dibattito sull'a-
deguamento della istruzione 
media superiore alle nuove 
esigenze poste dallo sviluppo 
civile. La crisi profonda del
la media superiore e la pres-
sione delle forze piu avan-
zate hanno costretto il go
verno Andreotti a presentare 
una proposta di legge che si 
affianca a quella comunista. 
Cid non solo consente. ma 
richiede un'iniziativa nostra 
ancor piu incalzante che con-

eorra. anche partendo dal cam
po della scuola, a determi-
nare quell'inversione di ten
denza di cui il paese e la scuo
la hanno urgente bisogno. I 
contenuti della nostra propo
sta e di quella Seal faro risul-
tano totalmente altemativi. E? 
comunque generate la consa-
pevolezza deH'esigenza dl ri-
formare un ordinamento sco-
lastico che e sostanzialmente 
fermo alia riforma Gentile di 
50 anni orsono, nonostante i 
ritocchi registrati negli ulti-
mi anni sopratutto dopo le 
lotte studentescne del 1968 e 
1969. 

Tutti i problem! si presen-
tano oggi drammaticamente 
lngigantiti. L'aumento della 
popolazione studentesca non 
ha solo un significato quan
titative ma ha anche muta-
to la qualita e la natura del
la domanda di istruzione. La 
crisi investe sia il vecchio 
assetto culturale. sia il tipo 
di rapporto che si e stabilito 
fra formazione scolastica e 
sbocco professionale. L'assen-
za di democrazia contrasta 
acutamente con il crescente 
interesse civile P politico dei 
giovani Gravissimo e d'ven-
tato il problema dell'occupa-
zione per i giovani che esco-
no dalla scuola secondaria 

Chiarante ha quindi rico-
struito le vlcende del dibat
tito sulla media superiore 
negli ultimi dodic! anni. dal 
«piano Gui» (fondato sulla 
ipotesi che fosse suffictente 
una rettifica del vecchio or
dinamento per garantire una 
maggiore sua funzionalita 
rispetto alle esigenze dello 
sviluppo economioo-sociale: 
Ipotesi che presupponeva una 
fiducia acritica nelle capaci-
ta estensive del capitalismo 
italiano che I'esperienza suc-
cessiva ha smentitoi alle 
successive elaborazloni. come 
quella della «Commiss'one 
Biaslnl*. assai piu aperta. 
Rispetto al nlano Gul i co 
munlsti opposero la critica 
della sua riglda impronta 
classista testimonlata dalla 

triparttzione della scuola se
condaria. e una proposta di 
legge > propria che tendeva 
* i awl are la riunlficazione 

del sisteraa della media supe
riore implicante un ordina
mento unitario per 1'istru-
zione tecnica e professionale. 
Tuttavia anche questa posi-
zione comunista aveva dei II-
miti e per questo si aprl 
nuovamente un ampio dibat
tito che ha perfezionato quel
la ipotesi di scuola media 
unitaria onnicomprensiva e 
opzionale che sostanzia la 
nostra successiva proposta 
di legge. 

Rispetto alle ipotesi della 
Commissione Biasini, noi ri-
levammo l punti di conver
genza, ma ne denunciammo 
anche l'ambiguita. la coesi-
stenza in essa di soluzioni in-
novatrici e di posizioni con-
servatricl. Ora ci troviamo di 
fronte la proposta Scalfaro 
Essa, pur riprendendo for-
malmente alcune indicazloni 
del dibattito. ripropone so-
stanzialmente un assetto so-
cialmente e culturalmente 
conservatore (nnuncia al pro-
lungamento deU'obbligo sco-
lastico. il biennio configurato 
come un canale separate una 
sostanziale tripartizione. as 
senza di qualsiasi misura dl 
democratlTzazione. affldamen-
to ad un meccanlsmo di tipo 
privatistico del confertmento 
dell'abilitazione all'esercizio 
professionale. e cosi via) 

Contro i contenuti della 
proposta Scalfaro sono schie-
rate non solo le sinistre e 
le forze piu consapevoli del-
rinsegnamento. ma anche for
ze in seno alia maggioranza. 
Vi sono percid le condizioni 
di un dibattito non preco-
stituito in cui possa prevale-
re uno schieramento capace 
di battere la linea Scalfaro 
Si tratta di combattere una 
dura battaglia contro la dl-
scriminazione di classe (fra 
chi e destinato a «andare 
avanti» e chi si deve accon-
tentare di una sottoscuola di 
tipo professionale) e per Un 
nuovo rapporto. nella scuo
la, fra Iavoro inteHettuale e 
Iavoro manuale volto alia for
mazione dell'uomo onnilate-
raie. 

E una battaglia che deve 
far proprio 1'emergere di 
una nuova domanda operaia 
di cultura che ha trovato la 
sua prima espressione nella 
conquista, da parte del me-
talmeccanici delle 150 ore per 
la formazione e la cultura, 
e il rilievo crescente che as-
sumono f problem! della de
mocrazia nella scuola Occor-
re. perci6. rilanciare la lotta 
per la democrazia scolastica 
superando I limitl dl una pro-
testa meramente antiistitu-
zionale o Infantile e dando 
al movimeiito di lotia per la 
riforma il carattere di un mo-
vimento democratico organiz-
zato, che co.nvoiga larghe for
ze e sia capace sin da ora 
di costitulre un reale tessu-
to di democrazia organizzata 
nella scuola, 

arco di forze democratiche e di 
sinistra, compresi ampi set-
tori della DC. che rifluta ogni 
ipotesi di ritornare indietro 
nello sviluppo di massa della 
scuola pubblica in Italia. Que
ste forze. e in particolare 
quelle cattoliche, e necessa-
rio che superino ogni tentazio-
ne verso l'ipotesi della abolizio-
ne del valore legale dei titoli 
di studio e la privatizzazione 
del sistema di istruzione, tesi 
che ncn a caso, oggi, si sono 
rivelate congeniali alia politica 
di conservazione e di regresso 
del centrodestra. • 

II rifiuto di ogni ipotesi di 
ritorno indietro deve tradursi in 
impegno effettivo ad andare 
avanti. £ un fatto che altri anni 
sono passati senza che si sia 
riusciti a varare alcuna legge 
di riforma della scuola e sen
za che si sia neppure riusciti a 
sancire in termini di conquiste 
sindacali modifiche effettive 
nell'organizzazione della vita 
scolastica. La gravita di que
sti fatti non ci deve sfuggire. 
Bisogna tendere tutte le no-
stre energie per uscire dal vi-
colo cieco. Crediamo. come co-
munisti, di avere le carte in 
regola. 

Ma non ci sottraiamo a un 
impegno di concretezza, all'ur-
genza di provvedimenti che sod-
disfino bisogni improrogabili e 
segnino finalmente dei punti fer-
mi. La nostra scelta e chiara: 
respingiamo nettamente le im-
postazioni dei progetti governa
tivi e, nello stesso tempo, sia-
mo per la discussione immediata 
e rapida di tutte le leggi per 
la scuola e per l'Universita. nel
la fiducia che siano possibili un 
libero confronto — sulla base 
anche dei progetti presentati 
dal nostra Partito e di quelli 
presentati dal Partito socialista 
— e quindi un'ampia convergen
za sui punti qualificanti per lo 
sviluppo dell'azione rinnova-
trice. 

I problemi specific! che 1'as-
semblea nazionale di Roma af-
fronta. cioe quelli della rifor
ma della scuola secondaria su
periore, indicano che il Partito 
comunista ritiene che questa ri
forma costituisca oggi la cer-
niera decisiva per il rinnova-
mento del sistema di istruzione 
in Italia. La riqualificazione 
della scuola secondaria da una 
parte evitera l'nccrescersi del
la pressione caotica suH'Univer-
sita. daU'altra — con il prolun-
gamento deU'obbligo scolastico 
a 16 anni — rappresentera l'ap-
proccio piu organico al necessa-
rio riordinamento delle elemen-
tari e delle medie. 

Ma quali possibilita ci sono 
— si e chiesto Napolitano — 
di portare al successo questa 
battaglia? Di grande impor-
tanza e il progredire delle ten
derize democratiche e riforma-
trici tra il personale della scuo
la. dovute in notevole misura 
all'accresciv/o impegno nel 
campo della scuola delle tre 
Confederazioni sindacali. Deci-
sivo pud essere. piu in gene-
rale, il contributo del movi-
mento sindacale: una straordi-
naria novita e rappresentata 
dalla conquista da parte dei 
metalmeccanici delle 150 ore di 
permesso retribuito per lo stu
dio e la formazione professio
nale. 

In quanto al movimento de
gli studenti. anch'esso — se
condo Napolitano — presenta 
elementi indubbi di maturazio-
ne. pur permanendo seri limi-
ti e difficoHa che in parte de-
rivano da) persistere. fra strati 
piu o mono larghi di studenti. 
di influenze estremistiche. gra-
vemente pericolose dal punto 
di vista politico generate e pu-
ramente negative nei confronti 
della realta della scuola. E' 
necessario — ha detto Napoli
tano — ridurre al roinimo que
ste tendenze. se si vuole por
tare avanti 1'eredita positna 
del movimento de! '68. isolare 
le provocazioni fasciste. dare 
piu larga base al movimento 
degli studenti e far prcgredire 
la battaglia per il rinnovamen-
to della scuola. 

Napolitano ha concluso met-
tendo in nlievo la volonta dei 
comunisti di delineare una con-
creta altemativa alia crisi pro
fonda di orientamenti ideali e 
di impostazioni cultural! che 
caratterizza la scuola attuale. 
Ecco perche i comunisti. in que
sta Conferenza. danno forte ri
lievo alle questioni del nuovo 
asse culturale e formativo del
la scuola secondaria. ponendolo 
in modo a perto e problematico 
e sollecitando il dibattito e fa 
crndo appello alle forze piu 
vive della cultura italiana per
che diano il loro contributo al-
I'elaborazione. all'arricchimen 
to di una linea unitaria di ri
forma e all'azione di rinnova-
mento del tessuto culturale del 
nostro sistema di istruzione. 

II calendorio 
dei lavcrj 

I Uvorl dell* conferenza 
riprendeno quest* mattina 
alle ore 9 con I'insediamen-
to di qnatfro commfssionl. 

Domini mattina al l * 9 
riprendera la discussione ge
nerate. Alle IS, dopo I* re
lation! delle commission!, la 
Conferenza nazionale della 
scuola sara conclusa dal 
compagno Napolitano. 

Un aspetto della sala del Palazzo dei Congress! dell'EUR du rante la relazione Introduttlva a! lavori della Conferenza del 
PC| sulla riforma della scuola media superiore svolta dal co mpagno Giorgio Napolitano 

La relazione di M.A. MANACORDA 

Una nuova proposta culturale 
per la formazione dei giovani 

« Ordinamento degli studi e 
nuovo asse culturale e for
mativo » e il tema affronta-
to nella relazione presentata 
dai compagni M A Manacor
da e Ralcich. Aspetto centrale 
della crisi attuale della for
mazione e la non sanata fran-
tumazione del principio cultu
rale - educativo quale conse-
guenza del moderno intreccio 
fra tecnica-lavoro e scienza. 
La ricomposizione di questa 
scissione non potra che es
sere cercata nella direzione 
della fine della vecchia scuo
la umanistica e nel sorgere 
di una scuola unica capace 
di preparare insieme agli stu
di universitari e all'inserl-
mento nella produzione. Que
sta scuola unica, intellettuale 
e tecnologica, e in Italia so
lo un progetto. 

Se e vero che non si pu6 
prescindere dalle conseguenze 
scolastiche della divisione del 
Iavoro, § anche vero che non 
si deve concepire una scuo
la passivamente subordlna-
ta alle professional ita imma-
nenti e, del resto, oggi quan
to mai caduche. Sarebbe co
munque insensato preparare 
ad un Iavoro storicamente di-
viso ma destinato a mutare, 
dimenticando il diritto del
l'uomo a formarsi completa-
mente. E* proprio dalla con-
traddizione fra l'estrema uni-
lateralita a cui viene condan-
nato Toperaio e l'esigenza di 
una sua disponibilita assoluta 

per il variare del processi 
produttivi, che emerge l'esi
genza di un mutamento nel 
senso di un tipo d'istruzio-
ne che al posto del produtto-
ri unilateral! ci dia uomini 
onnilaterali. Questa esigenza 
e, d'altro canto, gia presente 
nelle piattaforme di lotta del 
sindacato e in prime, pur 
parziali conquiste contrattuali. 

Ma qual e la risposta prati-
ca che a questa esigenza vie
ne data? Lo si pud vedere 
confrontando le proposte dl 
legge comunista e governativa 
(Scalfaro). Al di la dell'as-
sunzione di comuni termlno-
logie e di analogie descrit-
tive, si tratta di progetti pro-
fondamente divergentL 

Per quanto riguarda gli or-
dinamenti. mentre la nostra 
proposta enuncia subito 11 ca
rattere e la struttura unitaria 
della scuola secondaria, quel
la governativa non ne fa nep
pure cenno. Mentre la no
stra prevede un biennio in cui 
prevaigono gli insegnamenti 
comuri senza opzioni diffe-
renzianti, ma solo corsl pre-
paratori alle successive scel-
te opzionali, quella governati
va accentua gli elementi dif-
ferenzianti disponendo gia nel 
biennio vere e proprie op
zioni, che nel triennio si tra-
sformano addirittura in indi-
rizzi separati. Si definisce co
st la contrapposizione dl scuo-
le « onnicomprensive» (PCI) 
a scuole semplicemente aplu-

ricomprensive» (Scalfaro). 
Nel testo governativo l'ope-

rativita e un settore separa-
to, nel nostro, invece, la tec-
nologia e il Iavoro sono chia-
ramente base formativa per 
tutti. Ancor piu netta la dif-
ferenza per quanto riguarda 
le opzioni e gli indirizzi. II di-
segno governativo ne prevede 
tre: linguistico - storico - filo-
sofico, scientifico - economi
co • giuridico, scientifico • po-
litecnico a cui e aggiunto, se-
parato, quello artistico. H 
PCI prevede quattro opzio
ni: matematico - scientifica, 
socio - economica, storico - fi-
lologica e artistica. L'assen-
za nella proposta comunista di 
un campo opzionale scientifi
co • politecnico e dovuta alia 
reale presenza dello studio 
della tecnologia e della relati-
va pratica di laboratorio in 
settori deterroinati di specia-
lizzazione tecnica, per cui 11 
momento tecnologico e poli
tecnico e momento unifican-
te di tutte le opzioni e della 
stessa area comune. Si supe
rs cosi (contrariamente a 
quanto fa il testo governati
vo) la separazione fra cultura 

La relazione prospetta quin
di in termini assai problema
tic! la questione dell'asse edu
cativo. L'essenziale e afferma-
re In questo campo una ten
denza nuova. Anzitutto una 
parte delle materie sl presen
ta come «strumento» di cul

tura anziche come contenu-
to. In secondo luogo, la pro-
fessionalita non va intesa co
me cristallizzazione di speci-
fici elementi professional izzan-
ti ma come acquisizione di un 
insegnamento tecnologico teo 
rico e pratico che realizzi il 
principio dell'imparare facen-
do. E' in atto un profondo 
sommovimento dell'intero «ca-
talogo dello scibiles che ri
chiede, forse, una ridisloca-
zione delle materie cultural i 
tradizlonali verso i campi op
zionali o le attivita facoltati-
ve ed autonome. Ci6 che og
gi e una forma di tortura per 
milioni di scolari potrebbe 
trasformarsi in attivita semi
narian. 

Tutto questo comportera 
una sperimentazione perpetua 
che non pud confondersi con 
quella, limitata e controllata 
dairalto. che e prevista dal di-
segno governativo, ma che 
piuttosto, senza rinunciare a 
tutto il possibile rigore del
le verifiche scientifiche e spe-
rimentali, deve configurarsi 
come una mobilitazione di tut-
ta l'inventivita dei docenti e 
degli studenti. 

Per l'affermazione di un ta
le indirizzo riformatore oc-
corre tutto 11 rigore della no
stra elaborazione collettiva e 
il nostro piu totale impegno 
di lotta in Iegame con tutte 
le forze rinnovatrici della 
scuola e della societa, 

La relazione di MARISA RODANO 

Riforma necessaria per avviare 
uno sviluppo sociale alternativo 

Sul tema Aspetti economici 
e sociali delta riforma e stata 
svolta la relazione della com-
pagna Marisa Rodano. 

L'economia italiana pud sop-
portare II costo della riforma 
della scuola media superio
re? A questo interrogativo la 
relatrice ha dato. conciuden-
do la sua ampia e documenta-
ta esposizione. una risposta 
chiara e precisa: «La rifor
ma della scuola non e una 
"bella utopla"; non solo pud 
essere fatta, ma la spesa per 
realizzarla e utile ed anzi in-
dispensable sia per spezzare 
la spirale inflazionistica, che 
per indurre uno sviluppo eco
nomico e sociale alternativo ». 

II PCI non si nasconde e 
non nasconde al Paese che 
una seria riforma della scuola 
media superiore esig* uno 
sforzo finanziario eccezionate: 
perche, se si vuole che dia 
dei frutti, comporta — e a 
tempi ravvicinati — una com
plete ristrutturazione, qualita-
tiva oltre che quantitativa, 
della scuola di base, a parti-
re dalla scuola dell'infanzia; 
soiled ta uno sviluppo ed una 
trasformazione radicale delle 
strutture dl formazione e di 
aggiomamento professionale; 
determinera, inevitabilmente, 
l'awio dl una profonda rifor 
ma dellTJniversiUL 

Ma anche di fronte ad un 
Impegno cosi lngente la rifor 
ma della scuola rests un 
obiettlvo prioritarto. 

La relatrice ha polemtzza-
to, a questo proposfto, con le 
test dei coslddettl «descola-
riuatorla, che, alntomaUca-

mente, flniscono per confluire 
nelle non nascoste propensio-
nl del centro - destra verso 
un « malthusianesimo» scola
stico (proposte sul anumero 
chiusos. ecc). e per portare 
acqua al mulino degli interes-
si privati (Industriali. clenca-
11) o oorporativi. Gli ambi-
ziosi piani di gruppi industria
li italiani e stranieri, che si 
propongono se non di sostltui-
re quanto meno di condizio-
nare fortemente non soltanto 
le forme normal! deirmsegna-
mento scolastico. ma 1 suol 
stessi contenuti cultural! ed 
Ideali. trovano «insperato ap-
poggloB — ha rilevato la re
latrice — nelle teorie «anar-
coidl e di " sinistra" ». 

«Noi respingiamo ferma-
mente — ha ribadito la com-
pagna Rodano — simili tesi e 
crediamo invece — con Le
nin — alia validita delta tra 
smissione critica del patrjmo-
nio culturale delle generazio-
nl passate. Non soltanto, dun-
que, e giusto ma e necessa
rio che sia la collettivlta, co
si come essa si esprime at-
traverso le istituzioni pubbll-
che, a farsi carico di tale 
trasmissione: vogliamo dun-
que riformare la scuola per 
potenziarla, aprirla ad una 
crescente influenza delle posi 
zioni ideali e polltlche del mo 
vimento opera lo ». 

Non si pud. dal tra parte, 
considerare l'espansione sco
lastica di questi anni come 
una prolezione meccanlca dl 
un presunto Interesse del capi
talismo italiano a tenere fuori 
del mercato del Iavoro !• ma*. 

se giovanili (la scuola come 
«area di parcheggio >). L'e
spansione della scolarita ha 
costituito e costitulsce, inve
ce, una contraddizione per il 
sistema capltalistJco italiano 
ed e awenuta soprattutto co
me risultato della crescita 
democratica del Paese conse
guente alle grandi lotte ope-
raie e popolari. 

Se la scuola italiana ha finl-
to, tuttavia, per diventare an
che «area di parcheggio» — 
ha sottolineato a questo punto 
la compagna Rodano — cid e 
dipeso dal modo in cui le for 
ze govemative hanno gestito 
il processo di «esplosione» 
demografica, rendendola sem-
pre piu inefflclente 

La vera domanda da porsi 
e questa: di fronte alia dram-
matica situazione in cui si tro
vano. dal punto di vista dei-
roccupazione. i giovani che 
escono dalle scuole medie e 
dairUniversita, quale pud es
sere 11 destino di tanti dipla 
matt e Iaureati? La stessa 

£iu recente dinamica smdaca 
; — ha osservato fra l'altro 

la compagna Rodano — se-
gna (ad esempio, attraverso 
la conquista deU'inquadramen 
to unico opera! - impiegati 
nel settore metalmeccanico) 
una tendenza che. se consoli-
data ed estesa. pud rendere 
nuovamente convenlente per 
le imprese I'assunzlone di per 
sonale qualificato. «Comun
que, sul piano generate, una 
riforma della scuola media 
superiore come quella presen
tata alia Camera dal grup
po comunista si propone <U 

perseguire un'istruzione che 
superi l'antinomia tra cultura 
e professione e tra scienza e 
iavoro, cloe una formazio
ne Integrale dell'uomo. capa
ce di assicurargU una versa-
tilita, o meglio una onnUatera-
lith nel confronti del Iavoro, 
superando la « fossilizzazione » 
in un mestiere e ponendo le 
fondamenta di una nuova pro-
fessionalita ». 

L'attuale situazione di cri-
sl — ha concluso la compa
gna Rodano — pud essere su-
perata soltanto con un Incisi-
vo processo riformatore. l*uni-
co capace dl far uscire dalla 
congiuntura e di dar vita ad 
una ripresa economica, col-
pendo gli sprechi, le ineffi-
cienze e le posizioni dl rendt-
ta ed accrescendo al tempo 
stesso 11 salario reale dei la-
voratori. Per avviare questo 
generale processo. di cui evi-
dente e il valore anticapitali-
stico, la riforma della scuola 
offre le condizioni, oggettive e 
soggettive, piu favorevoll e da 
un quadro di riferimento per 
un riforma dei trasportl non 
tecnocratica, contribulsce a 
far partire dal basso la rifor-
ma sanitaria, prepara le 
condizioni dl una rifor
ma volta a fare della casa un 
effettivo servizio sociale, ecc, 
e. anche, provochera nel setto
ri messi in movimento la ri-
chiesta di nuovl posti dl Iavo
ro. La riforma della scuola, 
percid, pud essere 11 volano 
dl uno sviluppo economioo-so
ciale democratico, alternativo 
a quello determinato dai grup
pi domlnantl. 

Un'ingiustizia 
contro gli invalid! 

Sono un invalldo civile. 
Desldero sapere, con esat-
tezza, se la nostra pensio-
ne e stata aumentata per 
i totalmente inabill a li
re 24.000 mensili. Questo 
mio dubblo e motivato dal 
fatto che nel novembre 
del 1972 less! che 11 det
to aumento era stato gia 
fissato co ndecorrenza 1 
luglio 1972, mentre nel 
febbraio del c.a. ho letto 
che esiste solo una propo
sta di legge che prevede 
l'aumento da lire 18.000 a 
lire 24.000 mensili. Qual 
e la verita? 

GENNARO GUITTO 
Pozzuoli (Napoll) 

La verita, purtroppo, e 
la seconda. Precisiamo, co
munque, a te ed a quanti 
si trovano nella tua stes
sa condisione, come sono 
andate e come stanno at-
tualmente le cose: quan-
do nel luglio del 1972 la 
Camera approvd il decre-
to del Consiglio dei mini-
stri sull'aumento delle 
pensioni, il Parlamento, 
mentre elevd I'assegno di 
assistenza di cui all'arti-
colo 13 della legge del 30 
marzo 1971, n. 118. da li
re 12.000 a lire 18.000 al 
mese, non prowide ad 
aumentare la pensione di 
tire 18.000 al mese di cui 
godono gli invalidi civili 
totalmente inablli. A cau
sa di questa evideiite in-
giustizia alcunt parlamen-
tari si mossero ed in con-
seguenza furono impartite 
disposizioni per prepara
re un decreto ttriparato-
re». Di cid ne parlb la 
stampa in ottobre, novem
bre e dicembre del 1972. 
Ci risulta, ora, che I'Uf-
flcio legislativo del mini-
stero degli Interni ha pre-
parato il provvedimento e 
I'ha inviato all'ufflcio legi
slativo del ministero del 
Tesoro dove, ci dicono, sta 
per essere definito. Sara 
vero? Speriamo che non 
sia una delle solite noti-
zie diffuse per calmare la 
esasperazione della cate-
goria. 

Bloccato 
il decreto 
per l'invalidita 

Nell'ottobre del 1968 fe
ci domanda di pensione 
per invalidita. Alia distan-
za di circa due anni mi 
fu assegnata la somma di 
L. 44.064. Con i successivi 
miseri aumenti del feb
braio u.s. sono arrivato a 
percepire L. 64.910 al me
se. Desidererei sapere se 
mi e stato conteggiato an
che il servizio militare e 
che fine ha fatto il famoso 
decreto delegato che ema-
nd il Governo nel dicem
bre 1971 in merito alia 
invalidita scaglionata. 

DINO MONARI 
S. Guirico d'Orcia 

(Siena) 

Ti facciamo presente che 
la pensione per invalidita 
a te liquidata dall'INPS, 
a suo tempo, e stata quel
la ottenuta con il calcolo 
contributivo la quale e ri-
sultata piu vantaggiosa 
della pensione che avresti 
potato liquidare con t'ag-
gancio alia retribuzione. 

Per quanto riguarda a 
periodo di servizio milita
re, ti precisiamo che, se 
quando inoltrasti la do
manda di pensione conse-
gnasti anche la copia del 
foglio matricolare, indub-
biamente VINPS ti avra 
computato il detto perio
do. Ti aggiungiamo che in 
base all'art. 49 della leg
ge del 30 aprile 1969, 
n. 153, a tua richiesta, se 
VINPS non I'ha ancora 
fatto, il periodo militare 
da te prestato verra com
putato per intero. Per 
quanto riguarda la propo
sta di legge che stabili-
see nuove norme in mate
ria di invalidita pensiona-
bile, siamo spiacenti di 
dirti che la stessa, pur
troppo, alto stato attuale. 
e ancora lettera morta. 

Supplemento 
e minimi 

Sono un artigiano, bar-
biere, da svariati anni. Nel 
1950 cessai la mia attivita 
ed iniziai a lavorare nel 
settore Industria. Nel 1951, 
a seguito dl un Infortunio 
sul Iavoro, ripresl la mia 
attivita. di barbiere. Nel 
1959 fui riconosciuto Inva
lldo In conseguenza del-
1'infortunio e l'INPS ml 
assegnd 11 trattamento mi-
nimo di pensione. Pur con-
tinuando ancora a pagare 
i contributi come artigia
no ora. dopo aver raggiun-
to l'sta pensionistica (65 
anni) ho fatto all'INPS la 
domanda per ottenere il 
supplemento di pensione e 
mi e stato risposto che 
non mi compete in quan
to percepisco la pensione 
minima. Allora io mi chie-
do, perche mi hanno fatto 
ugualmente pagare i con
tributi sia all'INPS che 
per rassistenza sanitaria? 

ATTILIO TONONI 
Porto Potenza Pi-
ceno - (Macerata) 

Secondo quanto dispo-
sto daWart. 4 della legge 
del 12 agosto 1962, n. 1339, 
normativa attualmente in 
vigore, i contributi versa-
ti nella Gestione speciale 
successivamente al pensio-
namento nell'assicurazione 
generate obbligatoria dan-
no luogo a supplementi di 
pensione ogni due anni. 
Se il pensionato che ri
chiede il supplemento gode 
di trattamento mtnimo, 
come nel tuo caso, il sup
plemento stesso viene as-
sorbite dalla eventuate in-
tegrazione sino a concor-
renza del minimo. Non e 
quindi escluso il caso che 
continuando tu ancora a 
lavorare, se richiedi do

po due anni dal primo, un 
altro supplemento di pen
sione, lo stesso venga as-
sorbito solo in parte dal-
I'integrazione al minimo » 
la parte eccedente ti com-
porti un miglioramento di 
pensione. Da cib si evince 
la continuazione deU'obbli
go del versamento dei con
tributi alia Gestione spe
ciale. Detto obbligo non 
sussiste, invece, nel tuo 
caso, ai fini dell'assisten-
za medica. Ti consigliamo, 
pertanto, di inoltrare do
manda alia Cassa Mutua 
artigiana per essere eso-
nerato dal pagamento dei 
contributi per malattia 
comprovando che attual
mente tu godi di analoga 
assistenza come pensiona
to dell'assicurazione co
mune. 

Peiisionameiito 
invalidi civili 

Mio marito e iscritto al-
1'Associazione degli invali
di civili fin dal 1962. Pur 
avendo una invalidita del 
70% non ha avuto la pen
sione. Ora ha 71 anni ed e 
anche molto ammalato. 
pud averla? 

A. TORTORELLA 
Piscinola 
(Napoli) 

La sua lettera ci da mo-
tivo di esaudire con una 
unica risposta le nume-
rosissime richieste che ci 
pervengono ogni giorno, 
richieste intese a conosce-
re i benefici che le leggi 
attualmente in vigore dan-
no ai mutilati ed invalidi 
civili ed i requisiti per 
avvalersene. 

Gli invalidi e mutilati 
civili di eta compresa tra 
il 18> ed il 65° anno, sem-
preche" siano privi di red-
diti (non siano iscritti nei 
ruoli dell'imposta di ric-
chezza mobile e se coniu-
gati il coniuge non risulti 
iscritto nei ruoli dell'im
posta complementare) han
no diritto ad una pensio
ne mensile di lire 18.000 
se affetti da invalidita to
tale e ad un assegno men
sile sempre di lire 18.000 
se la loro inabilita 6 su
periore ai 2/3 e per tutto 
il periodo in cui sussiste 
la incollocabilita al Iavoro. 
Poich6 lei ci ha detto che 
suo marito ha ora 71 an
ni le precisiamo che egli 
potrebbe, invece, ottenere 
la pensione sociale da par
te dell'INPS prevista per 
gli ultrasessantacinquenni 
sprovvisti di altri redditi. 
La detta pensione, porta-
ta dall'1-7-1972 a lire 19 
mila mensili per effetto 
dell'aumento dovuto alio 
scatto della scala mobile, 
pud contemporaneamente 
essere goduta da tutti « 
due i coniugi se, beninte-
so, entrambi sono in pos-
sesso dei prescritti requi
siti di necessitd Ai pensio-
nati sociali dal 26 agosto 
1972 e stata concessa anche 
Vassistenza sanitaria da 
parte delVlNAM. 

Esclusi 
da rivalutazione 

Siamo un gruppo di pen-
sionati per invalidita che, 
in base alia legge del-
l'll-8-1972. n. 485 abbiamo 
diritto alia liquidazione 
della nostra pensione con 
l'aggancio alia retribu
zione. 

Siamo stati informati da 
un funzlonario dell'INPS 
che quando sara fatto il 
conteggio verremo esclusi 
degli aumenti per gli scat-
tl della scala mobile (del 
4,7%, del 4,8°/o e del 5.5%). 
Desidereriamo sapere se 
quanto sopra e giusto o no. 

GUIDO TOVOLI 
ed altri 

Follonica (Grosseto) 

Quanto vi ha riferito il 
funzionario dell'INPS e, 
purtroppo, esatto. Cid in 
quanto la pensione rical-
colata in forma retribu-
tiva si considera come nuo
va pensione e quindi aven-
te decorrenza dalla data 
della liquidazione. Pertan
to, e evidente che non po-
treste usufruire degli scat-
ti per effetto della scala 
mobile del 4,7%. del 4^0 
e del 5£% riferiti rispet-
tivamente alle pensioni in 
pagamento negli anni 1970, 
1971 e 1972. Mentre inve
ce, avrete diritto alio scat
to che potrebbe essere 
concesso a decorrere dal-
VI gennaio 1974 se Vindi-
ce del costo della vita per 
il periodo compreso tra 
VI luglio 1972 ed il 30 giu-
gno 1973 subisse ulteriori 
aumenti. 

Lavoro 
all'estero 

Sono un pensionato dl 
vecchiaia dell'INPS. A se
guito dei miseri aumenti 
concessi dalla legge del lu
glio 1972 riscuoto attual
mente la somma mensile 
di L. 35.000 circa. 

Poiche ho lavorato an
che in Austria dal 1941 al 
1943 credo di aver diritto 
ad avere una pensione su
periore. Che ne dite? 

EMILIO BASILE 
Torre Annnunz-v 
ta • (Napoli) 

Ti precisiamo che il la
voro da te svolto all'este
ro pub consentirti di chie-
dere la liquidazione di un 
pro-rata di pensione a ca
rico dello Stato conven-
zionato con VItalia sempre-
chi tu ne faccia domanda 
su apposito modulo che po-
trai ritirare presso la se-
de dell'INPS di Napoli o 
presso un Ente di patro-
nato. In tale occasione do-
vrai documentare con at-
testati esteri le varie lo 
calita in cui ai lavorato, 
nonchi le ditte da cui dt 
pendevi. 

A cura di F. VITENI 


