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Vestigne: interessante esperietiza 
alia Scuola media unica statale 

r U n l t d / venerdi 6 mono 196$ 

ISTRUZIONE PROFESSIONALS 

« Rallentamento* nel settore statale 
" VI ft un rallentamento nell'espansio-
ne degli lttituti professional! di Stato? 
I dati resi noti da] ministero della 
Pubblica Istruzione per 1'annata sco-
lastica 1963-64 dicono di si. L'incre-
mento registrato nell'ultimo anno, in
fatti, e del 25 per cento nel numcro 
degli alunni iscrittl — che hanno rag-

Sunto quota 170 rails — mentre I nuovi 
Htuti entrati in'funzione sono statl ., - **..»» iUi<.-IUivuuau - *.••>«". •« """w 

26. L'incremento registrato nel 1962*63 « non si e prontamente sostituito nello 

Uno del motivl del ' rallentamento 
6 senz'altro da attribuire al rallenta
mento dell'intervento che la Cassa del 
Mezzogiorno ha svolto in passato nelle 
region! meridionali. Riducendosi i fi-
nanziamenti della Cassa. sia per esau-
rimento dl disponibilita ehe per gli 
impegni che questa ha assunto con la 
Confindustria e quindi sul terreno dei 

centri interaziendali » privati. lo Stato 

rispetto nll'anno precedente era stato 
molto piu deciso, essendo passato il 
numero degli istitut! da 334 a 401 (07 
in piii per un solo anno) e gli allievi 
da 91.292 a 129.086. con un incremen-
to molto superiore al 25% segnalato 
quesfanno dal ministero della P.I. 

Le ragioni di questo rallentamento 
possono essere varie. ma si deve rite-
nere che non dlpendano da una satura-
zione delle esigenze. Infatti. anche que
sfanno registriamo il consueto boom 
delle Iniziative private nel campo del-
l'istruzione professionale flnanziate dal 
ministero del Lavoro. nonostante che 
1 livelli dell'insegnamento impartito 
sia notoriamente tanto basso da suscl-
tare perplessita e proteste negll stes-
si * utilizzatori - industrial! dei neo-
qualiflcati. Non solo, ma nel campo 
stesso degli istituti professional! esiste 
un'iniziativa private (prevalentemente 
di enti religiosi) abbastanza diffusa: 82 
istituti (due in piu rispetto all'anno 
passato) con 7.281 allievL 

sforzo di promozione di nuove strut-
ture scolastiche nel Sud. Certo. anche 
le spinte economiche sono mancate per 
il fallimento della politica meridiona-
Ustica dei passati governi (e cosl. nel 
Sud. 1'espansione scolastiea urta contro 
le difficulty della miseria e la mancan-
zn di prospettive d'lmpiego). ma non 
M pu6 nemmeno dire che s! stia svoi-
gendo un'azione di promozione e di 
stimolo. 

II programma per il 1964 prevede 
la ereazione di altri 30 istituti. Gil al
lievi potranno raggiungere. cosl. le 
200 mila unita: si raffronti questa ci-
fra con quella degli apprendist! gin im-
plegati nella produzione — oltre 800 
mila alia fine del 1963 — e si com-
prendera come la scuola pubblica sia 
iontana, In questo campo. dal proporsl 
come alternativa allc ibride forme di 
pseudo formazione professionale che 
dllagano oggl per inizlativa delle azlen-
de e degli enti confesslonali. Certo, gli 
istituti professional! costituiscono una 

soluzione insoddisfacente delle attuall 
esigenze di modems, polivalente for
mazione professionale. 

Le esperienze dell'ultimo anno, in 
particolare. hanno contribuito a met-
tere in evidenza le carenze e a seo-
mggiare eventual! entusiasml: ma non 
si puo dire che ne abbiano profittato '< 
altri tlpi di scuola (gli istituti tecnici. 
ad esempio) la cui espansione non & 
maggiore dl quella degli istituti pro
fessional!. -

In una nota ufficlosa. 11 ministero 
della P.I. fa commentare i dati della 
espansione scolastiea nel ramo piu 
specifieatamente professionale attri-
buendo ai nuovi istituti la capacity ,' 
dl reallzzare un «lncontro fra la tra-N' 
dizlonale scuola di cultura e la moder-
na scuola dl lavoro «. purtroppo. negll 
istituti e'e poco dell'una e dell'altra. 
Mancano. per dare una formazione di 
ramo adeguata. le attrezzature neces-
sarte, mentre i programmi sono ina-
deguatl — anche se zeppi dl insegna-
mentl — a dare una formazione eultu-
rale media. Bisogna cominciare di qui 
a rivedere l'impostazione di questo 
tipo di scuola se ad essa vogliamo 
affidare il compito di assorblro e por-
tare a un livello piii clevato la tradl-
zionale qualiflcazione dl mestiere. r 

r. s. 

L'uomo al centro dello studio 
L#« autogoverno » dei ragazzi 
Il collegamento fra le materie 

VESTIGNE' , rnarzo. 
Un'interessante esperien-

xa pedagogico-didattica e 
in corso a Vestigne (Tori
no), nella Scuola media 
unica statale, dove, nono
stante la scarsita dl mezzi e 
del materiale dldattico. fa-
cendo leva sul pur insuf-
jicienti e lemenfi positivi 
contenuti nella legge isti-
tutiva, il preside, prof. Ce-
sare Polcari, e un'equipe 
di glovanl insegnanti la-
vorano con passionc per 
contribuire a un effcttivo 
rinnovarnento democratico. 

Per esempio: come ven-
gono insegnate le scienze? 
II programma parla di os-
gervnzioni scientif iche e 
Vinsegnante, prof. Maria L. 
Tcnaglia — ripercorre il 
cammino della sclenza. Con 

iil mctodo indntQv<ff-'-&i 
parte dallo studio di po-

\chi animali noti: pjt$n$fPl£~ 
: mente Vuomo, lo sch'etelr'o 
umano; poi qtiellt del ca
ne, della talpa, del pipi-
strello, del Colombo, stu-
diandoli dal vero c proce
dendo anche alia loro se-
zionc. 

Naturalmente si e prov-
veduto alia formazione dei 
gruppi — come vtene sug-
gcrito dai programmi — i 
quali, in genere, sono frut-
to di libera scelta tra i ra
gazzi. Ogni gruppo s tudio 
Vanimale che preferisce. 

Ciascun gruppo nota le 
differenze, le somiglianze 
tra i vari animali e soprat-
tutto, attraverso lo studio 
degli arti, ricostruisce la 
teoria dell'evoluzione. Men
tre entra in gioco la ma-
tematica, per valutare i 
rapporti. con Vinsegna-
mento delle proporziom. 

La classiftcazione avvie-
ne in seguito, quando cioe 
gli allievi conoscono gli ani
mali in tutte le loro carat-
teristiche e sanno quindi 
distingucrli ed accomunar-
li sccondo le loro specifiche 
ttrutture. 

Nel frattempo su ciascu-
no studio effettuato i ra
gazzi sono tenuti a fare 
una relazione. Cid favori-
sce anche Vesercitazione di 
italiano scritto, perchc" ta-
luni riescono a scrivere, 
sull'argomento scientifico,' 
con una prccisione di lin-
guaggio (anche se posso
no esserci errori d'ogni ge
nere) e al tempo stesso con 
una sinteticita, che, nei te-
Tni d'italiano, il professo-
TC, non aveva mai riscon-
trato. 

Per la prima volta si ef-
fettua un collegamento fra 
tutti gli insegnanti che 
giova alia migliore cono-

' scenza degli allievi e con-
aente quindi uno sviluppo 
parallelo ed armonico di 
tutte le materie d'insegna-. 
mento. 

Jl centro d'interesse dt 
questo periodo e I'uomo, 
c h e viene studiato in tutti 
t suoi aspettl. Le scienze, 
abbiamo visto, si occupano 
del corpo umano, e di tut-
to quanto pud avere rela
zione con Vuomo. Le lette-
re affrontare invece la 
persona umana • L'tnse-
gnante — il pro/ . Luciano 
CaUo Pecca — legge, per . 
esempio, un brano trot-
to da Q i s t o si i fermato 
ad Eboli di Carlo Levi, ed 
un gruppo si preoecupa di 
ricostruire la biografia del-
Vautore, un altro s'interes-
sa a cid che lo scrittore ha 
voluto esprimere in quel
le pagtne, un terzo ne fa 
Vanalisi grammaticale, un 
quarto redige un riassun-
to, un quinto studia il pae-
se e la regione da cut Vau-
torc ha tratto spunto. Ogni 
lezione diventa quindi di-
scussione collettiva dei va
ri argomenti di s tud io toe* 
eati ai diversi gruppi, fin 
«fct, poi, si arriva ad una 

sintesi proponendo un te
nia sull'argomento. 

Per la geografia il siste-
ma non e diverso. Sulla 
Spagna, gli allievi della se-
conda media dt* Vestigne 
€ Cesare Torazzi » (ha avu-
to inizio lo scorso anno Ve-
sperimento della media u-
nificata), stanno compo-
nendo un intero libro in 
molti fascicoli, illustrato e 
vario, ricco dt notazioni 
umane e sociali, s\a quan
do affrontano il folklore, 
con una minuta descrizio-
ne della corrida, sia quan
do. raccolte le notizie sul-
Veconomia, affermano con 
estrema semplicita che il 
male dell'agricoltura spa-
gnola e il latifondo. 

Si potrd obbiettare che 
la divisione in gruppi pud 
frazjpnare Vin^rtOfnep^,.-. 
creare gli specialistl di po-
cp.e~.cose. Ma qi#esto-<pflj[i- y§ 
cblS*-e ovviatottalWrota-' 
zione degli incarichi: inol-
tre, il lavoro dei singoll ri-
fluisce nella discussione e 
diventa patrimonio comune 
di tutta la classe. 

Nel caso in questionc, il 
francese viene utilizzato 
dall'insegnante di scienze 
che incarica i suoi allievi 
di tradurre, dal Manuale 
del l 'UNESCO per l' insegna-
m e n t o del le scienze, aZcu-
ni brant che serviranno lo
ro per impiantare una sta-
zione meteorologica. 

D'altro canto, I'unica 
condizione, per poter ave
re certi strumenti, e fab-
bricarseli. Infatti, i ragaz
zi durante le esercitazioni 
tecniche, seguendo le istru-
zioni del manuale (che han
no tradotto dal francese), 
con mezzi assolutamente 
semphci e primitivi (astic-
ciolc, fiammifcri, pezzi di 
leyno o di ferro) stanno 
costruendo rudimentali ba-
rometri, pluviometri, e c c , 
di cui la insegnante di 
scienze insegnerd Vuso al 
momento d'iniziare gli stu-
di sul clima, la tempera-
tura. la pressione. 

Questi metodi d'tnsegna-
mento diretto, in cui la 
scoperta delle cose e una 
conquista dei ragazzi, com-
porta anche sul piano dei 
rapporti- professore-allievo 
un rovesciamento. tn una 
scuola dl questo tipo, la 
rigida d i s c i p l i n e Vautorita 
tradizionale, Vobbedienza 
passiva non trovano piu il 
loro terreno. Accade inve
ce che gli studenti senta-
no come un diritto la par-
tecipazione ad una vita 
democratica all'interno del-
iistiluto. Ecco nascere il 
loro circolo, sorgere il loro 
giornale. E gli insegnanti 
intelligent^ che fondano la 

? - loro autoritd non sul tito-
' lo, sul grado e sulVetd, ma 

sul loro valore personate, 
espresso in modi semplici e 
cordiali, indirizzano il loro 
metodo proprio sul filone 
dell'autodisciplina e del-
Vautogoverno, ricavandone 
frutti preziosi. 

' Certo, per rcalizzare — 
spec ie nella media — una 
attiuitd cosi intensa in ogni 
settore, che permelta d i 

, compiere le ricerche e for
me di vita associativa, quat-

• tro ore di lezioni sono del 
. tutto insufficientt Per po-

. ter seguire i ragazzi, orien-
• tarli, asseeondarli occorre 

poter disporre di ore sup
plementary 

A Vestigne infatti il do-
poscuola funziona per che 
le aule sono d ispombil i . e 
stato orgamzzato il refet-
torio e, soprattutto, molti 
insegnanti dt lettere han
no, per ora, le ore libere 
lasciate dal latino. 

Ma in quante altre scuo-
le d'ltalia si verificano que-

i ste condizioni? 

T i t * 

Un libro di Prevot 
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Un • gruppo » di alunni della Scuola media al lavoro. Nelle foto piccole in alto: alcunl momenti dell'attlvita scolastiea 
a Veatlgne \ - . i - ; 

Studenti di lettere, 
farmacisti 
e veterinari 

-Cara Unita. 
sono uno studente universi-
tario iscritto alia Facolta di 
lettere e filosofia e ti scrivo 
per ottenere alcuni schiari-
menti riguardo ad un caso 
che mi e accaduto e che ora 
ti esporrd. •-

Quesfanno, data la carenza 
di professori. ho presentato. 
al preside della scuola media 
della mia citta, regolare do-
manda per ottenere l'insegna-
mento Ma. con mio vivo di-
sappunto. non sono stato 
chiamato a insegnare, Ci6 che 
mi ha colpito e che ad inse
gnare le materie letterarie 
sono stati designati un vete-
rinario ed un farmacistm. 
Ora. poiche al riguardo non 
ho Idee molto precise, ti ra-
rei grato se volessi risponde-
re a queste domande: 

1) Esiste una legge scola
stiea per cui anche i laurca-
ti, esercitanti professioni che 
con la scuola non hanno nulla 
a che vedere, possono inse
gnare? 2) Se sono in lizza per 
T'assegnazione di un posto uno 
studente di lettere prossimo 
a laurearsi (a me. per esem
pio. mancano solo due esami) 
e un veterinario o farmacista 
che sia. a chi spetta per legge 
il posto in questione? 

Gradirei rispondessi a que
ste mie domande con prcci
sione perche. se avessi la ra-
gione dalla mia. vorrei inol-
trare un reclamo al Prowe-
ditore agli studl. Fiducioso in 
una tua prossima risposta cor-
dialmcnte ti saluto. 

/. .V... 

Tuttavla, due artlcoll di leg
ge. recentemente approval' 
dal Parlamento, prevedono 
che I presldl, per il periodo 
streltamente indispensabile, 
possono affidare supplenze an
che a persone munite di titolo 
di studio inferiore a quello 
richiesto per I'ammissione aqli 
esami di abllltazione. Alia 
luce di questa legge, it referi-
nario pud far valere solo la 
maturita classlca e scienliflca, 
titolo che ha anche lo stu
dente dl legge. Quindi, a pa-
rita di titofo, va senz'altro 
preferito lo studente di lettere, 
tenendo conto del sno corso 
di studl universitario. 

citta e nel paesi questo di
venta un grande danno per 
gli alunni e le famiglie, per
che cosl viene fuori come una 
diffamazione. 

Non basta la vita cara e 1 
libri can. ci mancava anche 
questo. Ci meravigliamo che 
il Ministero faccia fare que
ste brutte cose e poi non pos-
siamo capire che ci possono 
essere presidi che non rapi-
scano queste cose come suc-
cede in certe scuole di Roma. 
a Ostia. a Anzio. a Tivoli. a 
Velletri. a Palombara Sabi-
na e in altri postL 

Lettera firmata -

Scuola 
« ficcanaso »? 

La leglslazionc scolastiea 
prescrive che per insegn-ire 
nelle scuole medie occorre U 
titolo di abilitaztone. o in sua 
mancanza il titolo di laurea 
necessario per accedere al 
corrispondente esame di abl
lltazione. Sotto questo profHo. 
ne* I peterinarl, ne* oil studenti 
di lettere hanno diritto di in-
stgnnre. 

-Signor direttore. 
noi padri di famiglia siamo 
stufl e nauseati di questa scuo
la media cosl scombinata e di 
tutte le cose strambc che con 
essa sono venute di raoda. 

Prima di tutto la scuola tic
ca il naso anche in tutti i 
fatti di famiglia e anche nella 
salute e questa e Jna vergo-
gna perche con la reusa che 
e autorizzata dallo Stato. spe-
cialmente nei paesi si fanno 
tanti pettegolezzi. 

C i qualche padre di fami
glia che ha fatto la querela 
a qualche preside e a qualche 
professore troppo impiccione. 

L'altra noviU e il registro 
chiamato «Coordlnatore». do
ve il professore o la profes-
soressa di italiano scrive pub-
blicamente il suo giudizio su 
ogni alunno e gli altri pro
fessori lo leggono e per non 
essere contrari al giudizio che 
hanno letto. anche essi scri-
vono piu o meno lo stesso; 
cosl anche si fa per i punti dt 
ogni alunno. 

Ora, dato che gli alunni 
bravi sono pochi e quelli me
no bravi sono di pio. succe-
de che 1 professori la pen-

. sano tutti nella stessa manie-
ra. si mettono d'accordo e 1 
nostri flgli sono danneggiati 
assai. Invece, quando ogmmo 
aveva il suo registro questo 
•on succedeva. Nelle piccola 

Pubblichiamo questa amara 
lettera di un gruppo dt ge-
nitori che rispecchia il diso-
rientamento di tanti padri e 
madri di famiglia di fronte 
alia confusa situazione in cui 
la nuovo scuola media muoce 
i suoi primi passL 

Uesigenza di giungere ad 
una vatutazione dell'alunno 
radicalmente diversa da quel
la tradizionale, che e simbo-
legglata nel registro persona
te con i voli. si collega a 
tutta la prospettlva di un nuo
vo tipo di rapporto nella 
scuola e in questo quadro an
che la considerazione degli 
elementi sanltari e ambienlali 
acquista colore, ma ratural-
mente tutto questo deve -ivol-
gersi con serieta, 'competen-
za e discrezione. Quanto al 
• registro coordlnatore * si 
tratta di uno strumento nsato 
solo da alcuni presidi, ma 
che risulta quanto mud farra-
ginoso e burocratico. II pro-
blema non e quello che xulla 
stessa paoina o nello stesso 
registro scricano i loro giu-
dizi xuccessicamcnte i vari 
professori. ma che nel con
sign di classe si discuta real-
mente sul ragazzi, sul loro 
comportamento e <ui loro pro
blem!, in modo ralido e aper-
to. Una nuora formazione de
gli insegnanti signlfica anche 
giungere a maestri e profes
sori che siano in grado di 
srilupparc questa nuora di-
mensione della ciia della 
•cuola. 

La situazione dei 
maestri non di ruolo 

-Egregio direttore. 
Le scrivo queste poche ri-
ghe per farle presente. a no
stra modesto awiso , cio rhe 
I'Unita. che noi leggiamo spes-
sissimo. dovrebbe ogni tanto 
farci sapere. Scrivo a come 
di un gruppo di insegnanti 
elementari e quasi mai leg
giamo nella pagina della scuo
la i lavori dell'8 a Commissio-
ne della Camera e della VI 
del Senato. 

E" giusto che I'lfnita si in-
teressi quotidianamente dei 
problemi, gravi e sen , dei 
mezzadri. dei cbimici. dei me-
tallurgici. dei dipendenti sta-
tali: ma sarebbe pur giusto 
pari are piu spesso degli in
segnanti non di ruolo, dei lo
ro problemi vitali. dei loro 
sacrifici. della loro opera al-
tamente sociale. Si parla sem-
pre dei problemi della scuola. 
ma raramente si presentano 
all'opinione pubblica nella lo
ro genuinitA e crudezza. Ci 
sono anche proposte di legge 
per i maestri non di ruolo 
con tanti anni di servizio e 
speriamo che vengano discus-
se al piu presto. 

Attendiamo dal PCI giusti-
zia e difesa. Nel ringraziarla 
sentitamente. le auguro buon 
lavoro. 

Raniero lannanlli 
Veroli (Frosinone) 

In verita sulla pagina della 
scuola deirUnita si e spesso 
parlato dt insegnanti non di 
ruolo. fra Valtro anche in 
questa rubrica. II • problema 
va afjrontalo e risolto nel 
quadro di una impostazione 
unitaria per una nuora con
dizione degli insegnanti. Dal 
recente convegno di Partito 
sono uscile in proposito delle 
indtcazioni concrete: la pro-
porta e quella di specializzare 
gli ifweonanti non di ruolo 
verso le attivlta integrative 
pomeridiane, in modo che 
possano essere immessl in 
ruolo a pari condi/ioni con 
I maestri del msttiiw. 

Le tecniche della 
cooperazione 

Se manco una chia-
ra pro$pettiva $o-
cidle-politica anche 
I'opera educativa 

rimane generica 
II recente vo lumet to del 

Prevot (Georges Prevot , 
Pedagogia della cooperazio
ne scolastiea, La Nuova Ita
lia. 1963, pagg. XIII-125, 
h. 800) , ci sembra molto 
utile per la sua semplice , 
ma esauriente , trattazione 
della problematica e del
le prospett ive aperte dal 
metodo della cooperazione 
educativa. 

.L'.autore,, sccerina ta}le_ya-

ti»ltfr%ii«f^esp*Hrnersl il 
metodo della cooperazione, 
e c ioe ' al l 'organizzazione 
della c lasse in gruppi , alia 
corrispondenza interscola-
stica, ai viaggi , al le assem-
blee dipart imental i di ra
gazzi. 

Vengono poi esaminati i 
risultati de irappl icaz ione 
di ques te tecniche e del la 
realizzazione di questi prin-
cipi nuovi dal punto di vi
sta della formazione del ca-
rattere, della educazione di 
un abito sociale, della com-
prensione internazionale. 

Un punto interessante e 
quel lo in cui sono valuta-
ti i risultati propriamente 
scolastici consegui t i da ra
gazzi istriiiti in- classi c h e 
adottavano i metodi coope-
rativi e si afferma che il 
loro rendimento e -stato 
eguale , s e non superiore, 
agli altri al l ievi , anche per
che data l'attuale organiz-
zazione degli esami , le pro
v e cui vengono sottoposti 
i ragazzi non ne registrano 
certe doti di iniziativa, di 
socialita, di equil ibrio. 

Percio. la conclus ione lo-
gica e c h e la cooperazione 
educativa e inseribile in 
quasi ogni contesto scola-
stico e sociale; in tal senso 
l'autore afferma che biso
gna guardarsi daU'inter-
pretare tali metodi come 
ispiratori di * un certo e-
s tremismo pol i t ico >. cosi 
come bisogna guardarsi da 
un forte impegno sociale e 
tenersi «de l ibera tamente 
fuori dal l 'ambito polit ico ». 

E' g iusto , secondo noi , 
non aspettare c h e ci sia 
una societa nuova e pro-
gredita per fare una scuo
la moderna e avanzata e 
cominciare. anzt, sin da og-
gi a preparare un rinnova
rnento sociale , introducen-
do ne ireducaztone metodi 
e indirizzi democratici; ma 
a condiz ione c h e quest'ope-
ra abbia un'ispirazione pro
gressiva coerente e si pon-
ga dei fini storici deter-
minati , ai quali adeguare 
il t ipo di formazione uma
na dei giovani . 

In mancanza di questo , 
senza un i m p e g n o cultu-
rale e polit ico, ogni novi-
ta scolastiea r imane vuota 
< metodologia > e la scuo
la risenia di assolvere una 
obiett iva funzione di co-
pertura e di conservazio-
ne de irasse t to sociale tra
dizionale. 

Tale il r ischio cui pud 
far pensare il l ibro che re-
cens iamo, che , forse trop
po f iduciosamente , auspica 
< 1'inizio di una nuova era » 
senza accennare al neces
sario l egame tra forze po-
lit iche e pedagogiche S e 
manca una precisa prospet-
tiva sociale-polit ica, anche 
1'opera educat iva r imane 
generica: e l ' impostazione 
cooperativa si imnover isce 
a tecnica senza un'ispira
zione democrat ica 

Luciano Biancatelli 

MODENA: LA 
FACOLTA' Dl LEGGE 

E* uscito il primo quaderno 
deU'ORUM (Organismo rap-
prcsentativo universitario mo-
denese). dedicato ai risultati 
di un'inchlesta sulla Facolta 
di Giurisprudenza condotta in 
equipe da una Commissione 
di studenti. 

' Con la presente ricerca 
— e detto nell'Introduzione — 
gli studenti dell'Universita di 
Modena offrono il loro primo 
contributo al ^dibattito sul-
I'Universita... Da anni, chlun-
que parli dell'Universita ita-
liana afferma ch'essa c in crl-
sl... Noi abbiamo voluto ve-
rificare. limitatamente alia 
nostra Universita. la portata 
della suddetta diagnosi. Ver-
ra dunque dedicala ad ogni 
slngola facolta una ricerca 
speclfica e la presente analisi 
e appunto quella relatlva alia 
facolta di giurisprudenza -. 

Si tratta dunque < di una 
buona iniziativa. di un utile 
contributo alia conoscenza 
puntualc delle attuali struttu-
re dell'lstruzione superiore. 
del loro funzionamento, dei 
loro difetti e del loro -vuoti-. 

II quaderno — cui seguira 
una pubblicazione in cui i 
vari gruppi politic! studente-
scbi preciseranno le proprie 
proposte di riforfria — e con-
dotto con serieta e attenzione. 
Si divide in quattro parti (le 

prime tre delle quali corre-
date da Appendici): Le con
dizioni necessaric affinchc 
possa fstaurarsi il rapporto 
dtdattico: II rapporto dldatti
co; II rapporto d'esame; I 
rapporti cxtra-scolastlcl. 

Le conclusion! sono preoc-
cupatc: in particolare, vengo
no sottolineati - L'anacroni-
smo e l'antifunzionalita dei 

i piani dl studio, oggi impostl 
• iiormatlvamcnte ~. I'impro-

duttlvita dei metodi d'inse-
gnamento e le gravi respon-
Fnbilith dei professor! (I quali 
cercano una giustificazione 
nelle • Icggi selvague e pri
mordial! - che ancora rego-
lano I'Universita, obbligando-
1! spesso ad «antcporre ra
gioni dl carattere personate 
alle esigenze delVinsegnamen-
to'), la trasformazione del-
l'esame da - mezzo •» a - fine-. 

La crisi. dunque. e dovuta 
alia generale arretratezza del 
- sistcma ». che occorre rifor-
mare non solo sotto il profllo 
- tecnico ». ma anche e soprat
tutto — ed e questo * nodo» 
fondamentale che 1'tnchiesta 
deU'ORUM non pone nel ne
cessario rillevo — attraverso 
un profondo rinnovarnento e 
una reale democratizzazione 

I delle sue strutture. 

m. ro. 

La preside e 

la Quaresima 
I compagni on. Giorgina 

Arian Levi. Snagnoli e Su-
lotto hanno interrogato il mi-
nistro della P.I.. con richie-
sta di risposta scritta. per sa
pere se egli e a conoscenza 
che a Susa (Torino) la pre
side incaricata della Scuola 
media statale B. Giuliani, 
scavalcando tutte le disposi-
zioni. ha: 1) inviato una cir-
colare che impone agli alun
ni e agli insegnanti di inter-
venire ogni mattina. dalle 8 
alle 9. per tutta la durata 
della Quaresima. alle predi-
che che vengono tenute nei 

local 1 del ' Scminario veseo-
vile; 2) ha distribuito un in
vito del C . U . (Centro italia
no femminile) agli alunni di 
tutte le classi affinche le loro 
mamme intorvengano a "tre 
conferenze; 3) ha scelto perso-
nalmente. senza informare gli 
insegnanti. i libri di testo e 
non ha convocato la prescrit-
ta seduta dei professori. 

Gli interroganti vorrebbe-
ro. inline, sapere in base a 
quale disposizione ministeria-
le il 7 marzo gli alunni delle 
scuole sta tali di Susa sono 
obbligati a rinunciare a due 
ore di lezione e a partecipare 
invece ad una funzione reli-
giosa in onore di San Tom-
maso -patrono degli stu
dent i - . 

Scuola media 

9 mila studenti-professori 
Sono stati comunicati alia 

Commissione P, I. del Senato, 
che li aveva richiestl. i dati 
relativi aU'implego di inse
gnanti non in possesso dei 
titoli previsti. in masslma 
parte, cloe. studenti univer-
sitari. nella Scuola media di 
I grado nell'anno accademico 
1962-63 Si tratta di una si
tuazione estremamente grave 
e allarmante. che. con ogni 
probability, e ancora peggio-
rata quesfanno. - • 

Ed ecco le cifre: 
•Insegnanti di lettere sen

za titolo nella scuola media 
inferiore: 6203. 

Jnseonanti di lingue ttra-

niere senza titolo nella scuo
la media inferiore: 669. 

Insegnanti di matematica 
senza titolo nella scuola me
dia inferiore: 2 125. 

Totale dei docenti senza ti
tolo nella scuola media in
feriore: 8 997 

Inoltre. erano 2 672 gli In
segnanti elementari utilizza-
ti nella scuola media. II to
tale sale cosi a 11649 

L'esigenza di avviare una 
scrie di organiri provvedi-
menti capaci dt sanarc que
sta situazione. disaslrosa sotto 
tutti • i proftli, risulta, una 
volta di piu, con evidenza 
anche da queste cifr*. 

il'$Mt • _ 
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