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La scuola 
e gli enti 

locali 
liziative del comune di Bo-

igna per la qualificazione 
irofessionale degli insegnanti 

convegno nozionale 
le consigllerc comunali 
lovincinli comuniste sul-
:uolo tnaterne, hn posto 
>ra una volta nl centro 

Istioi lavori la funzione 
in qucsto, come in altri 

lorj clclln scuola, puo 
}re assoltn dagli Enti 
ali. nei quali si constata 
nuovo impegnn nolln 

laglia por la riforma 
|n scuola 

ccrtnmcntc un segno 
Itempi. la capacitn degli 
li Locali cJi raccogliore 
lispirazioni di una vita 
Iva e tlj porsi, ai livelli 
In loro competenza, gift 
1, ncl limit! della legi-
lionc vigente, i problo-
|piu attunli c ecottnnti, 
:ui nascc In crisi clclln 

ktturn politico e civile 
|o Stoto. 

con tnntn magglor con-
sione snlutinmo oggi 
{sta rpnlta, proprio per-
nel nnssato — opprez-
lo gfustomente le ren-
lzionl e le cenerose ini-
ive — nbbfamo semprc 
?romcnte ciit icato d i e i 
)lemi della scuola, pur 
iczzo a mil le difficoj-

hon avessero semprc e 
rgni luogo un posto di 
io piano nelln scaln di 

[rita degli investimenti 
pile scelte politiche Io-

jgi clic si nioltiplicaiio 
?sempi di rottura dei 

Iti nngusti di una pur 
lligente operosita co-
tta negli scliemi for-

di un bilancio; oggi, 
piei consigli conumali e 
rineiali e nolle Hegioni, 
iamo piu costante e piu 
|io 1'impegno di un di-
ito e di una lotta, di 
Izzazioni e di iniziative 
koluzioni democratiche, 
faiutare dal basso una 
p a democratica della 
(la, siamo messi in gra-
li apprezzare in tut to 
10 valorc la spinla cbe 
|e dagli Enti Locali alia 
Vuzione di un nuovo 

democratico c costi-
)iiale, in cui Comuni, 
rincie, Region! si pon-

come livelli interme
din direzione politica, 

|omicn e civile della 
»ta nazionnlc. 
lando i problemi della 

|la, tutti i problemi 
scuola. entrano a ve-

liegatc (e qucsta fase, 
6 iniziata) nci Comu-

lelle Provincie, nolle 
loni, la battaglin auto-
listica si ariccliisce di 
contenulo di democrn-
lon formole; il «scn-

|ellp Stato » di cui gli 
linistratori locali si 

ro portotori, prende il 
dei tempi nuovi, in 

jil potore pubblico si 
Inie nuovi compiti nel-
lestione economica. si 

alio prospettive della 
trammazionc e con cio 
fa fa emergere in pri-
)iano 1'esigenza di una 
,'a prnssi democratica, 
sa conic partecipazio-
11 piu possibile diretta 
(popolo. e anzitutto dei 
Iratoi i . a t t raveiso le lo-
|rgani/7azioiij sindacah 
rritoriali. alle decisioni 
)liclie nelle quali sono 

Ivolti come produttori . 
|e consumatoii . come 
idini. 
ittaglie per il rmnova-

|to democratico delln 
)la e delln Stato. cosi 
pddono. e trovnno ncgli 

Ix)cali i centri di una 
•nenza pie/iosa e di 
lotta efTlcace 

Tche quosto avvenpn 
|piutamente: pcrche |o 

ammmistrat ivo per co-
lire nuovo aule, per al-

arle. per i s l inme una 
>la malerna <> un corso 
[essionalc. <liventi un 
|o di partecipare ad 

battaglin di rinnova-
kto. occorre non piu snl-
|o fare affidamento 

zelo di singoli am-
istratori, sulla ulili/za-
|e dj tutti i contnbut i 
Inziari previ-ti dalle 
p in vigore. sulla ca-
fta {ii sciogliere gli in-
:i della bui<Hi.i/iu. Mil-
»rza dej d in t t i di cain-

lile. 
:corre. m primo luogo, 
fernia volonia politica 

Jarc alia scuola »n po-
di primo piano nella 

la di pnoi i ta degli m-
l imtnt i lot ali; arlicola-
|que.sta scella in pio-

imi pluni-nnali. com-
urnti ai piani di e>p«in 
^e urbani«ti(.i <• ai pio-
Tin;i di .-̂  iluppo «-ioiic-

lo. utiliz/.mdo tutti u l i 
Imcnti di rice.-ra e di 
|iirfl7iont' dei bisogm nt-
|j v futiin in una cl•-
i.«ione non sohanto c«»-
inlc. ma jnierconuinaJc 

Insorzi) provmcinle c 
[ionalc. puntare ad un 

ipio concrcto di auto-

governo, nffidando il di-
battito a Conferenze co-
munali, provinclnli e ie-
gionali, d i e realizzino I'in-
contro tra nmmini^traton, 
specialisti c masse popo-
laii. 

Occone , in M-COIHIO luo
go, promuovere iniziative 
autnnome sugli orienta-
menti pcdngogici delle isti-
tuzioui scolastiche locali, 
n cominciare dalle scuole 
moterne, suiraggiornamen-
to degli insegnanti. stii 
problemi educativi 

Ci sembia lilevaute, a 
t|tiesto riguardo, I'itii/iati-
va del Comune di Holo-
gna, clic con ristituendo 
« Centro Pedagogico > si 
propone la qualificazione 
profcssionnlo degli inse
gnanti, surrognndo una ca-
renza degli orgnni centrali, 
con particolare riguardo 
alio istituzioni di grado 
prepnratorio o integrative, 
come la scuola maternn e 
gli educator!, che, supe-
rnto I'indirizzo prevalente-
mente assistenziale, si van-
iio imponendo sempre piu 
come istituzioni « educati
ve » e percio stesso neces-
sitano di un rorpo inse-
gnante dotato di una par
ticolare preparazione spe-
cifica. II « Centro » si pro
pone quindj di opera-
le. organiz/nndo seminari, 
confcien/e, dibattiti , con-
vegni di studio, pubblica-
/ioni. per l 'aggiornamento 
culturale e professionale 
degli insegnanti. 

Dagli Knti Locali deve 
part i te, oggi piii d i e mai, 
la battaglia per ot teneie 
dal governo di centro-sini-
stra la promessa legge sul
la scuola niaterna statalc 
(pur con i suoi limiti), 
per ottenere quanto piu e 
liossibilc dagli stanziamen-
ti previsti dallo <stralcio> 
triennale per gli enti pub-
blici, per superare, con cio 
stesso, le strettoie dell'nt-
tuale legge comunale e 
provinciale, compiendo mi 
nuovo passo sulla via della 
autoiinmia e del decentra-
mento democratico dcllo 
Stato. 

Giorgio Vicchi 
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Operai sui banchi di una scuola serale 

le riviste 

La religione e la scuola 
liisoynn ricouoiccrc che di 

jronw auli .srtoippt miori del
ta rcaliu, tl moiuln caitoluo 
uon e tutto ritmiito fcruio nc 
fi (• lullu arroccuto in po.si-
ZIOIIJ tii difesa s.-tlcina I'cr 
lo meno ale tun um'i'rmi <• I»J-
tt'lh-ttiitili callolici htmno di-
mostrato di c.s<crc M-IIM'I)I'/I 
allr ficncrah iiApiruzioni di 
pruyrcsso e in (iuc.no .icn.so 
hiiMiio cercuto di inuorcr\i <m-
C'IC t u n c corrciri vohtiihc 
vonfcssiomili 

Ed {• intcrc.wunic r •anttiinre 
le loro potizioni du 'jnr>Mi 
pi in to d i rhla. proorio P I T «•<*-
dcrc in che limili r/iir.vti Mil-
diosi ricscono a j(ir;i una chiu-
ra cusclcnza ,\fon'r« romr r / ino -
ranra c tino a '-he p i n r o \ono 
ctijtaci di passarr da una </<"-
nuncla. a volte dec^ti v nritta. 
ai cotnptu di rico-.tnu-,one <• 
di projettazlone del in'nro Si 
.sono f ro ru t i . p r r c. ••iiipio, i-(i-
TI o r i t i r i sereri delta ' m i n o -
ne srolta dalta eultura catto-
lira nella >rno'n :n Italia 

Sel (imndicinale t-.orrntino 
Politic.) (n /'»' -let 1 > ' I I U / . O / 
Silrino (irmstt <•! o^cuoi in 
particolare de'lu I r.lie.s.ta 
Catto'.icn del S ''uore rnfj -
cundone V:n\u1Tie m:a .ii of-
trczzcilurr e di \tr-itt>-'e romf 
la mancanza f/j •in'ctmo^ter i 
farorerolr alia libera r.cerca 
.••cicntirica Que\le cn'iMln.-
.^richr i i f i i n inc ONf.:ro.'rr.-i>h •-
ro la 10'"in;irine retime-*,,; de
vil «tnr1cnti e<t c.ncue 1c. loro 
>»frri-ioui» ()rof-'<^'n^7<I'f• ,inrn 
e '•^mplire 

Misure 
tecniche 

(juello che uon M i.- .p.nr, 
prrft. e roiric. <lo-,o inia .M-
mile dcnuticia -i po<»ij .spi1-
rare di arciarc a ^o'uztnr.e ,1 
nroblen.a con Idle tnl^urr 
merameriir 'rcn'c'nc ifi am-
modernanientn dri *i\lcm: 
edncaliri e dclle tonne colln-
boratire r a\*oc.jt.re A ra
ti one -imndi •!••/ -i ""-J Idel 
71 U'ln- ' in ir ' . \!<VH1<> Ceho 
nc cr,ttca 1 oJfi'ii.Miif) *cr,-
ren-lo • lien iifflclnientc la 
Catlc'.ica '•he nnn . mat 
riu^cita ad ewere •p,alcn*.a dt 
mciilio ill un votente nrjitm-
MIIU di propa'ianda della cul
ture. adaltata alle r*'.(irnzc del 
dopma e delta morale delta 
ChleMi romana. e ha .scmpr*> 
mancato. xlnora. tutti i simi 
piii amblziosi traguardi — po-

tni riH.vcire quulco^a di di-
verso I'er diventre un centro 
proniotorc di autcntica eul
tura non te potranno bastarc, 
domain come :eri, le pur ec-
cvzionali aaranzie di antono-
una di cui ha semvre [loduto 
1 a i'cra aiitoiioinia mfatti non 
consistc tauto nell'ubolizione 
del L'iriroIJ della lame comu
ne. (pianto nella liberie) inte-
nore e nel Icrrore di riccrca 
che si sanno csprimcre c far 
trionfarc -. 

Molto piu signiticat ro n 
f/iifsfo rif;n<ir,fo. pcrche di 
ispirazlonc pu'i aenerale, e lo 
articolo di Ciiu^np;ie J^e Kosti 
iniifo.'dfo - Crisi delta /<•</<• 
» r i giorani'' ». ;)?ibbM'cnl<i nel 
n 77 (dell'l sct'emnre! de 
I.;i Civi l tn C i t t o l i e i 

In tale studio, apprrzzahilc 
per inlormazionc e *cr:etii, lo 
cutore constata I'ci^tcnza di 
una crisi rclipiosa nei piorfi'il 
— anche <•<• /« hiteiule come 
ijiiiiHf'fiifirn r non qualitatii a 
— r nc ritroca le cau^r nella 
— m^tabilit'i p-oco'.otjica e mo
rale- 11pica de'.la otarenti . 
n» il'in'Uienza Jell* ci'.ifra la--
< (( <• • rri rH(l»|<Miris';c<! lid n-«)'i-
.in M:«»./errio e n e " a - nul'i-
canza a j-nrte 1od.->oU <cce-
.- nm. d'unn cntcchcsi oer pio-
ram che r'.C'-ca a raqcuwac-
re se twn la 'OM.'lf.I. fl'.nicno 
hi tnoaaior parte ill e<ir 1'in-
..ctliuimcn'.o rr?!i."o\a che >f 
.lii n<*M,- <('m'a da 'in lato 
uon r.: loiunae <te non i oio-
rn-i! ehe continunno 0 *tud'Cl-
TC (/ri.)0 le t»i,-(f-r t•••i^cwflrulo 
ncrah nuantt . n ' r n i r r n j o »o 
un 'aroro <r -f»'U> hi njrtii'ltir 
i - i ' f e ' lill'ol'ro i"T •••cl vi 
^•/l oue.l non •- oni d ea*o 
<)• nutti'iire nmlta in tronpi 
rti*': .netTicace -

li .?!>.rcir*o ilri n i r t t iv e eo><-
1 rj'/iTfo in iv f f . e tr i ' ' /pi>tiro 
if a Vario Gozzi>.i nel TI It) de 
Tl \* o-tr<"> o c e i' " i ' r e ^ w V 
di eultura e po'-'fva della 
iriio'n iinst^fn rccr*>teirrnle 
a'.'n rn*n e I'tric Yii .vn ltnlta 
i o yr'ti'orr rn"o?''-o intro-luce 
h n ' » T » " " I f e iin Jihi;ff:fo suVo 
'ntennamento r<*!u> OM) nrllu 
<cnn'n i'nl'ann •' (-o j'ir l'o~ 
riit'nnc nfr fare nn < tamr" rtf 
rpri n-net' '*r.".7 niicv , ,n*)C 

.5 n••''<•• P<T liii • I'nrn rf rr-
lin}nr>r rr*'a nui'rO'tr di mnr-
IIMMV nel conmlco dealt 
studi I Tmitlta'} «ono Oll0^i 
s e m p r e ben i jo 'vru ro<;a sr i 
<fil p''a«o culturale sia .•;» nue/-
lo piii <trcttamr>ntc caieehetlcn 
c pastorale . Se voaVnmo rs-
xcrc sineerl non il puo non rl-

cono.sccrc C'IC il ;nh dcllc vol
te I'ora dt re.'ifiionc ^ n i s c c 
per avallarc c ainstitlcare, an-
zichii dlsslparc, d preaiudizio 
incipferife nci alorani che il 
cristlanesimo sia poco piii che 
archcolo(ilti tl fenomeno delta 
ycristianlzzazione c della dif-
fusione dell'uteismo pub pani-
dossalmentc trovarc tirK'in.sr-
iinamento delta religione ncllc 
acuole — per le sue Insuffi-
cienzc c inadcu'iatczze — un 
MicTntiro n»i;ic/ie nn o>tacolo-. 

Reclutamento 
causa le 

I'na dcllc CUU.M' m (}uc.\to 
stato di cose c la uunciinzii 
ill una cfpcacc formaziouc di
git insegnanti' • Si Janno M 
neJ/e <i:t>ce.M dei concor*-: p<-r 
examl. ma il reclutamen'.o re-
sta i n r to ra abba.vt-in:a casuah . 
le Curie rescori.'i tendono a 
r n o l r . T o (iIlrar«Tso •/ rniiuru 
s l inemi io s id ' i t ' r ,'(i \it tazione 
eeonon i i r a </i t-erfi loro \acer-
doli. \cn:a preocnp'ir-: I rop-
po rfi accertare le ethltn e cl-
titvdmt generali se tz.i prenc-
r«p<jrai t r o p p o . in prauca. d(i 
ri\ultati che renvoi'^ cor.se-
guili, c.oe. s.i notrcbbc dirj. 
dell'amma dci'i ••c^iri S.a-
mo in presenza ancac <;w. di 
un niodo di concegi-e la Chie-
xa (c il itio apotto'.ato) p'n 
istituzlonale che concrcto. -

F.' per qucsto che o'.i insc-
tjntintJ di religione cdeguatt al 
loro commto •xono - pnrfroppo 
infre i jneni i - e hiicirerebbe 
qumdl mtrodurre mile -.ctole 
i latel - probabilmeiy'.e p:u ca-
paci della media dei siccrdo-
li ad ciporrc la lii'•ei,^:^01•^• 
cristiana MI un ':n.vnni .' che 
-app.a tirfiro.'ur-i con ag.i.nt 
ncl conte\to delle ell re ma
te rie -

I n'altra cnu«n •» rrtpprr^eri-
'<if<j dnlla inad',Tiii'.ezz.i dri 
proararnmi: • Se c» ; ? ; ' \ r . lnie 
e t '« re una cri*.i n / i m.-roiJ-
erfiirnfiri e net nrojramm- d: 
irncnnnmcnto dei Seminars -
parlnndo ^ommirlamcntc. ton-
fnmin.Nj c*trema fra tuel che 
1 (j ocane prc'.e ha apprcso e 

il mondo toeifl'r. culturale 
morale nel quale riene lan-
ciato — que*<a crhi <i riflef-
le a n e h e n r l pro- irnmini del-
I'ora di religione ncllc «cnoIr-
/ quali • rtxentono in modo 
ecccsniro dWt ' implanfo ma-
nualhtieo della teoloo'ia tradi-
zionalc... Solo riportando in 

pritnlsslmo p ano la Ltibbla. 
t'insegnamento rcligioio IN lie 
scuole potra o'.'.cifrc risultati 
divcrsl'. 

Non po*siamo nasconderc. a 
qucsto punto, un senso di pro-
fonda delusions un.i maygio-
rc cura nella wrmaz.one de
gli in.sepnntiti e r i n t r o ' l n r i o n o 
ncllc scuole di un c.ip.tolo di 
laid con la '.iiltbia sotto il 
braccio sono uusnre che non 
toccano il centro della que-
stione. che co-i-nte nella lon-
tananza della a'.tnra reliaicsa 
dai problem: e italic e-.iacpzc 
del nottro tempo, coilli- rirrt-
no*cc del rc\io la r.tc;*o Goz-
zini 

/-." la tunZiOie siesta delta 
(*hicsa nel mnndo iiinii-'riio 
c/ie ricne in-c^'ita c non ci 
si pno confe i iMrr ff- ntocchi 
di meto ii c .1 nriJ.jiijTn,'i;:i 
che lascianc* inaltcrc'a la «• -
f 'ifir ;one F iarn M.ff<n/-''i'-
menff ITJUJII** iwr'nr-* e •(-»•-
rerc di c i t f ifn.-rii4 i i Ch'<-Mi 
non *arfi cap're di r-rjtiinre 
>ir<i t rt'ti.'ionc ' eit-.'r.n'-f.'ii. 
':.I • ff.-r u<cir-- la <>re yui^'e 
i > , : T - ' n ' , c <Ji 'V'-rr-n f 7 r > * r " " ' 

i . i M i ' V ' T M >' f"<jr|.-t> de'le i 
(or~e ile'. u'<'iri---.o ( i / l ' u r n j . ' | 

I. b. I 

E' uscito 
Riforma 

della scuola » 
II n lit ,| Kiform.j n-i:-. 

Scuola coi\\ t : « tin . r ' . i P l o d 
i i n I,) , i . If ! . i.i . -.M; rt- .o 
-i^ii iie«to ihv . i b)* t4 i : . i i «!•»• 

' II f.f-riro:^ co.'T'.ei t- i r o . i r o 
v a n inrorvi- i r : ^l v i v a e e th-
l> »TT::»> |);iii!iii-(i rt:.'"a r \ ' - ! i 
^nln 1 :it < ii un.i 11:i iv .-> <-.):i 
(•• .".«)• c pcA .coi; >'.i «> >"fo i-* -
»• t St-cii ih . t i :o ijiifl .; »~ii I. 
R . / zo P . z n n di H IT n ,1 
7. C h . o r b o l j 

In l ine u r . i .usi\ e>"\ di M 
Tenac in . ' i e It B.Mbr.o -;:h>i 
eopor .n i en to ,ie,l«i S C I M . T me-
d . i u n i f n \ . n 

I I.e c o n s i n t f n i b r s e h e e I In-
5orto d ida t t i eo a r n e e h ' . j o o n o 
c c o n e l u d o n o il n u m e r o di 
otlobro tii Riforma della 
Scuola 

Torino 

Un miliardo 
per diventare 

ragionieri 
Torino dispone soln tli 

due 1st it lit i statali per 1.1-
gionien e geometn. piesso 
i quali quest' anno sethei 
Commissioni per gli esami 
di stato esaminarouo ui\ to-
t.ile di 1()»2 candidati :d-
I' abilila/.ione. Nella mia 
tpialita di commissaria tli 
italiano, due aspetti mi so-
so sembrati particolaimen-
te pieoecupanti e di viva 
attualita: il livello della 
prepara/ione in italiano tli 
tutti i candidati e la eon-
tlizione della massa dei 
privatisti. 

Pur riconoscendo d ie a 
futuri geometrl o ragio
nieri sia tli pnmar ia ini-
portan/.a soprattutto la co-
noscen/.a delle materie tec-
niche. 6 ovviamente intli-
spensabile, anche ai fini 
tlel futuro lavoro. possede-
re una patlronan/a della 
lingua materna tale che sia 
almeno espressione tli un 
certo livello di eultura ge-
neralc, permetta tli cotn-
piendere il significato dei 
vocaboli e il pensiero es-
senziale dei passi studiati e 
nietta in grado di stendere 
una lettera o una relazione 
con forma chiara, logica 
e grammaticnlmentc e sin-
tatticamentc corretta. 

Lacune 
sorprendenti 

Invece — salvo ecce/io-
ni molto rare — le prove 
sia scritte che orali di qua
si un centinaio di candi
dati esaminati hanno th-
mostrato lacune sorpren-
tienti, tli cui alcune risa-
lenti alia nota insufficien-
te prepara/ione in italiano 
impartita tlalla scuola ele-
inentare, che nei corsi suc-
cessivi si trascuro tli cor-
reggere, alt re imputabili 
alle difficolta per gli in
segnanti (a volte giova-
ni neolaureati o persino 
supplenti) a svolgere un 
vasto programma con tre 
ore settimanali in classi 
con una media di 35 alunni. 

Nc e risultata una pre
parazione assai povera: nti-
zioncine esposte con aride 
e scorrette formula/ioni 
stutliate a memoria, svolgi-
niento della prova scritta a 
base di faticose e confuse 
combina/ioni di definiziom 
copiate da varie voci tiel 
dizionario; una tlistribuzio-
ne di letteratura in pillolo. 
insomnia, che eselude ogin 
educazione del gusto ed un 
avviamento alia compren-
sione delle linee della no
stra letteratura. 

II d.c. on. Scaglia ha re-
centementc dichiarato alia 
TV che chi non studia lati
no nella scuola media m-
feriore non puo possedere 
1' italiano e comprendere 
intensamente atttori come 
Dante o Fo^colo. Orbene, 
le pin scadenti prove scrit
te furono di candidati pro-
vcnienti non dall" avvia
mento, ma tlalla scuola 
media coii il latino. d,>\ e 
con tutta probalnlita l'in-
segnamento tlel laimo. inu
tile at! \m geornctra o a un 
ragioniere. • a\ eva sopraf-
fatlo quello ben piu impoi-
tante dell 'italiano. lascian-
tl<» cosi quest! giovani co
me mutilat ' ill unt» stru-
mento essen/iale per la 
espressione ronipleta del
la loio personalita. 

Dall" analisi della situa-
/ione dei pnvalist i si trag-
goni> considorazioni aneor 
piu eiavi. Kssi co.>titiuro-io 
piu della meta dei candi
dati piesentatisi quest'^n-
n«» a Tonno all'ahilitazione 
pei ragionieri e gcometri: 
.T47 so 10H2 Complessiva-
mente nelle due ses^ioni 
furono icspinli tlegli inter-
ni solo il 10.ro rr. tlei pn 
valisti invece il 45.8ttri : 
2nl su .i47 La stragjande 
macgioran/a erano operai 
ilelle princip.ili industue 
cut id me. come la Fiat e la 
Hiv. .»ltn erano aitigiani o 
contathni. In parte avevano 
gia superato negli anni 
precedenti l'esame del pri
mo inennio ed ora affron-
tavano il biennio a costo di 
cnormi sacrifici in riposo. 
salute, denaro. Spinti dal 
legittimo desidcrio di nvan-
zare nella c.irriera, stimo-

lati tlall.i ctintiuua nciuo-
s l a d,i p a r t e t lel p a t l r o u i to 
di n u o v i t p i a t l n t | i i a l i t u - a t i , 
q u e s t i g i o v a n i t lai 22 ai ',)') 
.mi l l , i s c n t t i t p i a s i t u t t i a 
e o i s i s e i a l i t> p i e s e r a l i in 
c l a s s i e o n p c i s i n n 41) a l u n 
ni , si s o n o s o b b a r e a t i p e r 
t l u e o pu'i a n n i , d o p o l e 
o t t o o i e q u n t i d i a n e tli l a -
\ o i o . a l t i e o i e tli l e / i o n e 
e tli s tu t l i i ) a c a s a . 

L a s o c i e t a n o n h a o f t e r -
to a t p i e s t i g i o v a n i m e u ' . e -
v o l i n e s s u n . i a g e v o l a z i o n e , 
a n / i s p e s s o It iia o . s taco la -
t i ; n o n h a o f f e r t o n e r i d u -
z i o n e d i o r a r i o tli l a v o i >, 
n e b o r s e tli s t u d i o , n e — e 
q i i e s t o e l a s p e t t t t ) p i u gr<i-
v e — s c u o l e s t a t a l i s e r a l i 
o g r n t i u t e o a r e t t o modi»-
s t e q u a l i q u e l l e r i c h i e s t e 
t l a l l e s c u o l e t l i u r n e . T u t l e 
le s c u o l e c h e a T o r i n o o r -
g a n i / . / a n o co t si s e r a l i p e i 
l a g i o u i e r i e g e o r n e t r i ( e 
n o n s o l o p e r q u e s t i t i p i d i 
s t u d i o ) s o n o p r i v a t e e la 
l o r o r e t t a a n n u a l e c o m p l e s -
siva vnrin dalle L. 150.000 
alio 170.000. Se si nggiun-
gono le spese per i libri, 
pur prescindendo dal costo 
tli eventuali lezioni priva
te suppletive, si giunge 
alia cifrn di almeno lire 
200.000. pari n circa quat-
tro mesi di lavoro di 
un giovane. Poiche inolt ie 
questi lavoratori studenti , 
jier completare i cinque 
anni dell' Istituto Tecnico, 
lianno dovuto I'requentare 
in media due o tre anni le 
scuole serali. la spesa ge
nerate per gli stiuii di cia-
scuno viene ad aggirarsi 
intorno nl mezzo milione. I 
T>47 privatisti di Torino 
hanno dunque speso que-
st 'anno per i loro studi ol-
tre cento milioni; e ciascu-
no tlei 280 promossi 6 
venuto a costare, esclu-
sivamente alia classe ope-
raia, circa 350 mila lire! 
Kimaniamo probabilmente 
al disotto della realta, 
quantlo afferniiamo d i e 
solo a Torino, ogni anno 
i ventimila lavoratori stu
denti serali di ognj tipo 
di scuola versano nelle cas-
se delle scuole private piu 
di un miliardo di lire. 

XeU'esame oiale. ad al-
cuni tli (piesti lavoratori 
d i e stentavano a common-
tare un difltcile passo del 
Paradiso o delle liriche del 
Leopartli, ho chiesto tli 
espormi piuttosto 1' argo-
mento di un qualsiasi libro 
ameno da loro letto o di 
uno spettacolo teatrale o 
cinematografico a cui aves
sero assistito. Ma dovetti 
presto desistcre da qucsto 
tentativo di aiuto, percho 
tutti mi rispondevano un 
po* scccamente d i e da an
ni non leggevano piu libri 
ameni ne si reenvano al 
teatro e al cinema. Il la
voro e lo studio li avevano 
assorbiti totalmente. 

Nessun 
aiuto 

Glj industrial! tli Torino 
non offrono nessun aiuto 
tangibile oi loro dipenden-
ti che studiano. Si fanno 
bell! con le ' loro scarse 
scuole aziendali che non 
sono in grado di rilascia-
re alcun diploma valido. 
tinaiuiano volentieri le 
scuole confessionali di ogni 
genere perche attutiscano 
la coscienza di classe del
le nuove leve di lavorato
ri e considerano loro stret-
ti alleati i proprietari di 
scuole pr ivate che accu-
mulano ogni anno centi-
naia di milioni sul sudoro 
e P abnegazione di una 
massa ammirevole di gio
vani. 

E' dovere quindi dei 
sindacati, dei partiti e del
le associazioni democrati
che della scuola di farsi 
interpreti attivi delle at-
tuali esigenze degli stu
denti lavoratori. ed otte
nere quelle agevolozioni, 
come la riduzione dell 'ora-
rio di lavoro e l'istituzio-
ne di scuole serali statali, 
che assicurino una nor-
male ed equa formazio-
ne dei quadri tecnici ne-
cessari al progresso eco-
nomico e sociale del paese. 

Giorgina Arian Levi 

Il convegno a Palmi 

L'Universita 
nel Mezzogiorno 

A; t e r m a i e de l cot ivc-
cno. un ie t to i l a l l ' A d e i i p : . 
-vil w.i.i - I'n.vt rs'i'... e 
.->"iioi.i nel MezziJ^'.or-
i i o - . ^vo'.ttHi tie: C.ornl 
scorsi a P a l m ! C a l a b r . i . 
t"̂  i;tato a p p rova to u n o r -
dir.e d e : g i o m o e o n c a i -
- ; \ . ) Keeo :l j e s to ;n te -
ur> 'e del d o e u n i e n t o 

I liile ie rc.az.O'n ti> B izz.:-
;.-Traver^o c di I ombardo 
Hadicc, e la rivjee <i;->criJ.«io-
iic che ad c.<*e e se nulla, t 
P irteiiocnti a: Conimcnno cre-
di>no ih po[cr f:<\arc alcin: 
pr.ncpi gcncrcji c alcuu^ 
propo-tc partico'an. die so'-
topongono all'c.t'cnzione dei 
p irlanicnu-.Ti c dcnli unmini 
pol-.i.ci 

1) l.a cr>'azionc «Jz q-ialchc 
n'ioco centro unirersitaT'o 
nel Mezzogiorno t cose, on-
p o r m n a cd nfi le. vurche e<<a 
arcenaa trj b.Hf a un mctii-
tato pi.ino. rispondcntc al'.e 
e<:.ienzr nacionc'i . al di la di 
q tt'i v :r;:co'ar.*mi che te-i-
dono ';: i r> i^i c. crcare una •<;-
fifl-.OTe ,/: ans.rchia e ,-Ji o i r ' -
firi^n-.i nr i ; 'n : r ' / r !or<» <uoe-
riore mendionale 

2> Si debbO'io creare ccw.ri 
';ni!-er.v.r.jrI re> denz . i.i »:ei 
quali r-'iio :no o f ' e r t e fibi'.i-
Z'Oni e condizinni di lavoro c 
di '-ira i-o<i a'aderoh di o'-
tei'-re 'a r e t id^nca pre^«o i! 
ccn*ro dei docenti e deah «fn-
denf. il pr:»ir:D:o ilella rci-
denza deve e*<ere del rcfo 
ctuir.to can Tn co^lruz-onc di 
molernt collegi un'rer*it in 
anche ue"r l'niver<i:a mr- i -
d:ort:'i «•*i«T',•!^• 

•>> // carc.tteT Tszidrnziile 
dei fir/tvi r e n r r j umrenitar; 
toahe Tiiniro craovnento a 'a-
core della di*oervor>t di ta-
co'ta in «edi di*'erer.ti. e 
c'wc I'ar.imnrntn rfclla r i n -
nanzn deall i*Htutl a] dom>-
cilio deali xtudenti IM di-
mcrslone delle lacoltd e i<ti~ 
tuti in m r i ceitri * irraziona-
le non solo dal p 'p . fo »M n ^ f a 

orgamzzci'.vo c amministrat'-
i o ma anche c soprattutto 
pc :! rendnnento culturale e 
iccntiiico di una universM: 
nn utifito di istruzione supe 
riors, doe, ti q u a l e implfcn 
ta interazionc di numerosi 
rtiltori dl dicer^e discipline, 
rome !n *toria dellf Univeni-
i'l inseana 

-J» Un Ti.lno per I'incre. 
>>:•• i'o un'.'-er< rano nel Mez
zogiorno deve cssere coeren-
temente <ollegcto alle pro-
soeltre d- sviluppo economl-
<n .-nr'/j!e del Me::oiiorno 
r teiendo p'^^'^nfe que*to 
nr'nein o. i canrenuti pro-
oongono ViMituzlone di die 
nuovi r e n ' n di ••\'ruzione vtj. 
rrrinrr (i qual> votrtnno 
ior<t-> ci'-erc due <xedi d'"tin'e) 
irUcolati in un istituto su-
:,'"''0'C di TccnrSoaia ver la 
Calabria (con ttat'ito «n<vi<7lr 
•7.V di ar.rc.nVTc cU'ist'.tuto 
• o n j e n-itomonin didattira 
e c.mminittrrtira: 1'ist'tnto 
votrebbe *ervire come e%oe~ 
r-enzn d'avanouar lia p"r un 
" i i n o r c m - ' n ' o degli sf" . ' i sn-
ne-iori tecniri in tutto il 
iT">e) . c in nn cenfro ncda.-
ao i;cc>-<cientifiro fiper-ore. 
" " i r n ' n f o hi u r n F~:coHa di 
Sr-.enzc r ?n una Fncolta di 
f > ,:.vrp-.'Unai<fe-o. che ri p r o . 
rO"OOro tonrafft.ffo (mi van 
etc'i'iircmcnte) la forrrazio-
ne di ur.a nuora leva di o'ti-
rni inscannwi di s.-no'n ne. 
d a ron'T'bucrido ,-o<! allr. «o-
'uzlnie di nn crrmir-n'o pro-
Wema delln rit.i naziorin'e 
F<<o nofrebfij» nff^*rr*> ^ n . 
rhe da altre rra<oni i f : ' ; a T . 
j'mvaii tnecialvneitc infers? 
'nti iT'-ntcq-amrn'o 

Adoltanlo le due nropotfi" 
Tn«'>me «i rrferebbe anche 
• I pcnrnlo dl - *etto-lnlitn - e 
di unila'era'ita ncll'inrrc* 
mento vn:ccr<itario del Mez
zogiorno. p rp rno i ' fndo lo tvi-
'uppo armonico e contempo-
-aneo della sclenza. dcll'inse-
qnamento c delta tecnica. 

Lo 
studio 
della 

Che, a propositi) ciolF.it-
tu.ile dibattito ])arlamen-
taie sulla legge per la 
scuola deH'obbbgo, 1'at-
tenzione sia essen/ialmen-
te rivolta al latino, e tlel 
tutto naturale e giusto. 

Meno giusto e, invece, 
che si lasci nello stondo 
ed an/i si dimenticlu il 
jiroblema dell" msegna-
mento della musica. An
che qui infatti gli emen-
damenti del Ministio Gui 
tanno un passo inthetro e 
mentre, nel jjrogetto pri-
nutivo. V insegnamento 
della musica era conside-
rato obbligatorio ora csso 
viene proposto come facol-
tativo, tramie che per il 
primo anno. Si tratta di 
un passo indietro di det-
taglio, privo di reale si
gnificato? 

Kispondere a questo in-
terrogativo significa fare 
un discoiso che ci ricondu-
ce alle qucstioni decisive 
della eultura itnliana e 
della concezione della 
scuola 

L" insegnamento della 
musica non e infatti stato 
sino ad oggi, nella scuola 
italiana, una cosa seria 
(nemmeno nelle magistra-
li). Confinato alle elemen-
tari, tenuto fuori — come 
cosa frivola, evidentemen-
te — dagli studi classici, 
vanamente si 6 cei-cato di 
introdurre alcune nozioui 
di storia della musica nel-
rinsegnamento della lette
ratura italiana. (Salvo nei 
casi, naturnlmente, dove 
ha saputo operare 1'intelli-
genza e l'iniziativa di al-
cuni insegnanti). 

Vale a dire che, nella 
scuola, si e manifestata in 
modo acuto, anche in que
sto caso, la rottura del-
l'unita della eultura ita
liana, il suo carattere ac-
cademico, il suo distacco 
dalla vita. 

E' infatti un'indagine or-
mai indispensabile quella 
d i e ci deve consentire tli 
comprendere come mai, in 
Italia, si sia prodotta que-
sta profonda dissociazione 
tra la eultura ufficiale e la 
musica, e come mai il di-
scorso sulla musica non 
riesca a far parte integran-
te dei nostri discorsi di 
eultura e sulla eultura. 

Si dovrebbe forse riaii-' 
dare alia Riforma e alia 
Contro-riforma. Si dovreb
be vedere come, mentr« 
con il luteranesimo la mu
sica e diventata parte es-
senziale del processo della 
riforma morale dei popoli 
protestanti, da noi invece 
la Contro-riforma abbia 
dato inizio a un corso del 
tutto differente. Bisognc-
rebbe riprendere l'analisi 
di Gramsci sul melodram-
ma italiano e sulla sua fun
zione — na7ionale e popo-
lare — per comprendere il 
disdegno per la musica dei 
rappresentanti di una eul
tura che non ha saputo 
realizzare il proprio carat
tere na/ionale e popolare. 

K" dunque una medesima 
concezione della eultura e 
della scuola quella che 
vuole mantenere Pinsegna-
mento del latino nella 
scuola dell'obbligo e quel
la che lascia la musica tra 
gli inscgnamenti facoltati-
vi. Sono, l'uno e I'altro fat-
to. il segno di una crisi 
profonda della eultura e 
della scuola italiana. 

Ecco perche, mentre la 
battaglia e mustamente im-
pegnata sulia questione del 
latino, conie eleaienlo e:.-
senzsale di il:.-,crimmazione 
tra due concezioni della 
eultura e tlelia scuola, il 
discorso sulla musica deve 
anch' esso e>>ere oortato 
avanti con fermezza e te-
nacia. s:no a farlo Jiven-
tare parte integrante di 
tutto il oroblema Jelia ri
forma uenerale della scuo
la e della creazione di una 
nuova cultuia F,' un di-
:^corso rlie ci riconduce .in-
eh'esso al tenia della rifor
ma morale e politica tlelia 
societa italiana. 

Luciano Gruppi 
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