
fit 

0 • 
PAG. 6 / c u l t u r a •., "-.'- --,' :' • 

^ . , . 

W -

"• .v * \ * ' i ' , ' • < > , n»-v -\ -•'' 

T U n i t d / venerdi 13 marzo 1964 

t'l 

IS 

la scuola 

>' 

•:? Dkiml iU - Or• X) • CsrioOftf* dinovggNlflf** n*ll pfaq 

* • — -* I n • • • • • M. ai^st fbtaa*aiafca>aft sasWsivkn** ff«*i, 

JWMMVVIMHVII I aj tip rwayvvV naajaajMsO vniv 
; - C.^o^^fcNIWiAJffKLtCt-S JAZZ 9Ai 

s t 

'f.i f 

UNIVERSITA*! 
Ecco un tfplco eiem* 

plo della pubbllclta dl 
uno degli Istituti extra u-, 
niversitarl. Questi ma
nifest! sono afflMl all'ln-
terno stesso dell'Unlver-
•Ita, dove clrcolano an* 
che macchine con car* 
telli pubblicltari. 

frit . ' * > 
•tto< 

ESAMEdiCHIMICA GENERALS ed INORGANICA 
= t ~ s STECHIOMETRIA = ^ - . » c . 
natsvna preoccuparlonet * %y\ 

nisi dBi ---*-* * , • * * < 

P f t H A • la grande University della capitate non riesce ad 
I % W I W I H « a s s o | v e r e , s u o | c o m p j t i p j 6 elementari. Cresce 

cosi ai margini dell'Ateneo il sottobosco degli istituti privati che 
« preparano » i giovani agli esami. 

«Pro-memoria» per Giii 
NeU'imminenza della presentazione 

al Parlamento — entro 11 31 marzo p.v. 
— delle proposte di riforma della scuo
la elaborate dalJ ministro della P.I. 
sulla base delle conclusioni della Com-
missione nazionale d'indagine, il Co-
mitato Centrale dell'/lssociazione di-
fesa e sviluppo della scuola pubblica 
italiana (ADESSPI) ha deciso di invi-
tare i parlamentari democratici delle 
Commission! istruzione della Camera 
e del Senato per uno seambio di opi-
nioni e per presentare le posizioni che 
l'ADESSPI intende proporre all'atten-
zione dell'opinione pubblica. ' 

II C.C. dell'ADESSPI. pur riaffer-
mando l'interdipendenza di tutti i 
problemi dell'istruzione a tutti i li-
velli, ha preso in esame con partico-
lare attenzione la situazione della scuo
la obbligatoria e, in essa, della nuova 
scuola media unica, che, essendo di 
recente istituzione, appare oggi come 
il banco di prova di tutta la riforma. 

1) Alcuni fatti, recenti e recentis-
simi, come l'ordinanza minacciante i 
trasferimenti per servizio dei profes-
sorj di materie letterarie della scuola 
media, o le innovazioni alle norme 
sui trasferimenti magistrali e direttivi 
(limite delle sedi da richiedere, pun-
teggio che favorisce il personate ec-
clesiastico), hanno messo nuovamente 

. L'Adesspi denuncia.la grave, situazione. nella Media 
unica — Per la scuola integrata — Incontro con \ par
lamentari sui temi della riforma 

in a Harme il campo della scuola. L'or
dinanza sui trasferimenti dei docenti 
di materie letterarie e una conseguen-
za della decisione presa col decreto 
presidenziale del 15 novembre 1963 
(pubblicato soltanto il 23 gennoio 1964) 
col quale si determinava la distribu-
zione delle cattedre nella scuola me
dia, riducendo da tre a due gli inse
gnanti di materie letterarie nelle tre 
classi e abbinando 1'insegnamento 
della Matematica e delle Scienze in 
base a puri criteri meccanici d'orario 
e senza tener conto delle esigenze pe-
dagogiche. 

II C.C. dell'ADESSPI gegnala la gra-
vita di queste decisioni. Esse non solo 
spezzano il principio deU'unita dell'in-
segnamento delle materie letterarie 
nelle singole classi e la sua continuity 
da una classe all'altra, ma, rendendo 
problematica l'attuazione delle attivita 
integrative, rischiano di declassare la 
nuova scuola, aprendo la via, se non 
a ritorni di solu/.ioni conservatrici, 
certo al tentativi della scuola privata , 
di porsi come scuola dei privilegiati in 
opposizione a quella statale. 

La nuova scuola media unica, se 
vuole essere scuola democratica comu-
ne, per tutti, non puo prescindere da 
un serio impianto delle attivita inte
grative, che sole possono portare gli 

alllevi provenienti dai ceti economl- , 
camente e quindi culturalmente de-
pressi a una effettlva parita di possi
bility educative. II problema e, del re-
sto, di tutta l'istruzione obbligatoria 
dai 6 ai 14 anni, e per questo il C.C. 
dell'ADESSPI chiede con forza l'attua
zione di una scuola integrata per tutto 
l'obbligo, anche se con speciale ri-
guardo per il terzo ciclo. 

2) II problema dell'attuazione di una 
scuola obbligatoria integrata si lega 
all'altro, gia particolarmente acuto, 
della formazione e dell'aooiornauiento 
degli insegnanti. 

II CC. dell'ADESSPI denuncia il 
fatto che si assista a una delega sem-
pre piu vasta di questa attivita ad or-
ganismi burocratici (provveditorati, 
ministero, centri didattici), e chiede, 
in conformita con gli auspici della 
Considta dei professori di pedagogia, . 
che la responsabilita dell'aggiornamen* 
to degli insegnanti sia ailidata alia Uni-
versita o all'istituendo Istituto Nazio
nale di Pedagogia, sottratto ad ogni 
ingerenza burocratica. 

3) II C.C. mette inoltre in guardia 
contro la casuale e disordinata cre-
scita di Universita Hbere, espressione, 
certo, di esigenze reali, ma alle quali 
occorre far fronte con una meditata 
pianificazione a base territoriale, e si 

esprime risolutamente contro la pro-
gettata istituzione di magisteri trien-
nali per la formazione degli insegnanti 
di scuola media, che significherebbe 
in prospettiva un ulteriore declassa-
mento di questa scuola. 

4) Tutto cio chiama in causa la que-
stione del .metodo democratico nella 
gestione della scuola. 

In particolare nell'attuazione della 
scuola obbligatoria integrata si ha, in-
fatti, una verifica della validita degli 
organismi rappresentativi — dai con
sign di classe, ai consigli di presidenza, 
fino ai consigli provinciali scolasfici — 
e si tocca in pieno il rapporto tra la 
scuola e le famiglie, tra la scuola e 
l'ambiente sociale che la circonda. In 
essa si attua un concetto dell'assisten-
za come un servizio sociale a carat-
tere statale, che super! la struttura bu
rocratica e anacronistica dei Patronati 
scolastici. 

Su questi temi, oggi fondamentali, 
il CC. dell'ADESSPI ha incaricato i 
proff. Lamberto Borghi, Giorgio Spin!, 
Lucio Lombardo Radice, Aldo Capiti-
ni, di raccogliere le tesi elaborate nei 
convegni dell'ADESSPI e da altri or
ganismi qualificati, per sottoporle ai 
parlamentari nel corso dell'incontro, 
previsto per la seconda meta del mese 
di marzo. 

• * 

LE FABBRICHE DEI 18 
Spendendo dalle 20 alle 30 mila lire per cor
so gli student! €enano di imparare of cone 
«fioxfoiff» indispensabili - La statistha delle 
«domande ricorrentiv - Tests fipo «io$cio 
o raddoppia?r> - A colloquio ton gli allievi 

Torino 

A che servono 

le classi 

d ifferenziali ? 
Una sola scuola medico-pedago-
gica in tutta la cittd — Proposte 

degli insegnanti comunisti 

TORINO, marzo 
Considerato il numero no-

tevole dei bambini con 
« coefflciente intellettuale -
al di sotto della normalita, 
per i quali finora poco o nul
la si e fatto al fine di ren-
derli capaci di affrontare in 
modo autonomo la vita, con 
un corredo minimo di nozio-
ni teoriche e pratiche asso-
lutamente indispensabili, 6 
evidente la necessita di un 
piano scolastico a livello na
zionale che tenga conto della 
situazione e provveda a col-
mare la lacuna gravissima 
esistente nell'attuale ordina-
inento scolastico. 

GH insegnanti comunisti 
torinesi, riunitisi in gruppi di 
studio per la preparazione 
del Convegno nazionale sulla 
scuola indetto dal Partito, 
sulla base delle Ioro esperien-
ze e dopo aver rilevato che 
la Commissione di indagine 
tratta la questione solo mar-
ginalmente, hanno ritenuto 
necessaria un'approfondita di-
scussione del problema: per 
portare dinanzi all'opinione 
pubblica le esigenze della 
scuola italiana anche in que
sto campo che interessa. pur-
troppo, migliaia di famiglie e 
porre il governo di fronte al
le proprie responsabilita. 

A Torino esiste una sola 
scuola elementare pubblica 
medico-pedagogica, la quale 
dispone di un numero limi-
tato di posti e sorge all'estre-
ma periferia della citta. Ne 
consegue che molti genitori 
riflutano di far frequentare 
tale scuola ai Ioro figli per 
ragioni facilmente compren-
sibili (diffieolta di trasporto. 
perdita di tempo, ecc.), men-
tre le domande di ammissio-
ne di altri, che sarebbero 
consenzienti. vengono rego-
larmente respinte per man-
canza di posti. 

Ed allora. i bambini con 
basso «coefflciente intellet
tuale* vengono iscritti nelle 
scuole del rione in cui abi-
tano ed immessi nelle classi 
normalL Questa e la peggior 
sorte che possa Ioro toccare. 
poiche dopo i primi. Infrut-
tuosi tentativi si scoraggiano, 
riflutano qualsiasi lavoro 
scolastico, pongono fra $6 e 
la scuola una barriera in-
sormontabile. A volte, pro-
prio per questo stato di di-
safio in cui venrcno a tro-
varsi, alcuni diveu %no anor-
mali anche del carattere 
(quando gia non lo siaao) • 
disturbano notevolmente il 
lavoro collettivo ed indivi-

dei compagni di clas

se. Nella migliore delle ipo-
tesi, invece. questi bambini 
vengono radunati nelle co-
sidette cZas.fi differenziali 
(istituite presso le scuole nor-
mali). che risultano cosl trop-
po affollate (anche fino a 30 
alunni) e sono spesso asse-
gnate ad insegnanti imprepa-
rati a tale compito. 

Ma anche nei casi in cui 
le classi ditferenziali sono ret-
te da insegnanti in possesso 
del diploma di specializzazio-
ne ortofrenica nulla e risolto 
in concrete perche manca la 
possibility materiale di svol-
gere un lavoro serio e sereno. 
Innanzitutto, sono di ostacolo 
il gia citato sovrafTollamen-
to (non si possono educare 
30 bambini anormali o sub-
normali contemporaneamen-
te!), la mancata ripartizione 
dei programmi in un nume
ro di anni superiore a quello 
regolare, l'assoluta mancanza 
di attrezzature adatte (mate
riale didattico, laboratori, 
ecc) . Quando. poi, bene o 
male, queste classi funziona-
no, chi assiste l'insegnante nel 
suo difficilissimo compito? 
Nessuno di essi ha mai vlsto 
uno specialista in psichiatria 
o in psicopedagogia con cui 
esaminare i casi singoli e l'an-
damento generate del profitto 
scolastico dei bambini. Ne. 
tantomeno. e venuto in suo 
aiuto un assistente sociale per 
lo studio approfondito dello 
ambiente in cui vivono i ra-
gazzi affldati alle sue cure. 

Per sanare in modo efficien-
te questo stato di cose, si pro
pone: 

1) l'istituzione di scuole 
medicopedagogiche statali e 
di un sufficiente numero di 
classi ditferenriali presto i 
plessi scolastici; 

2) un valido servizio di 
medicina scolastica. con an-
nesso servizio medico-psieo-
pedagogico diretto democrati-
camente da personate specia-
lizzato e da insegnanti e ai-
flancato da un servizio socia
le tale da poter dare un'effet-
tiva e valida assistenza agli 
insegnanti ed ai bambini del
le scuole -speciali- e delle 
classi differenziali; 

3) una organizzazione ade-
guata delle scuole speciali e 
delle classi differenziali in 
modo che possano soddisfare 
alle esigenze per cui sono 
state istituite, con limitazio-
ne del numero di alunni, per
sonate altamente speciallzzato 
e vm'adeguata aggiunta di po
sti in organico per ogni plesso 
scolastico. 

Qualcuno le ha chiamate 
€ universita private »: sono 
gli istituti, le scuole spe-
cializzate, i centri - studi 
sorti ai margini dell'Ate-
neo. Organizzano corsi di 
preparazione agli esami, 
promettono la promozione, 
almeno un < 18 >, nel « 95 
per cento dei casi*. Le for
tune di questi corsi cresco-
no, mentre diventa sempre 
piu acuta la crisi dell'istru
zione superiore. Le attrez
zature dell'Universita sta
tale sono assolutamente in-
sufficienti, le aule superaf-
jollate, i professori parlano 
a folle di uditori, Vassisten-
za didattica dei docenti ri-
sulta spessissimo del tutto 
inadeguata. E allora? Gli 
studenti si affidano prima 
ai libri e alle dispense: poi 
chi non riesce a tenere il 
passo .bussa — se ne ha i 
mezzi — alia porta di uno 
dei tanti istituti. 

Le < universita private > 
sono a Roma numerose. 
Hanno piazzato cartelli 
pubblicitari davanti alle 
principal! entrate dell'Ate-
neo. I Ioro propagandisti 
distribuiscono ogni giorno 
depliants e cartoncini agli 
studenti. Sono muiti, ripe-
tuti con ritmo martellante, 
a iscriversi ai corsi privati. ^ 
Le facolta scientifiche sono 
quelle che forniscono il 
maggior numero di allievi. 

L'Ateneo e la copia con-
forme dello sviluppo dtsor-
dinato, caotico, incontrolla-
to, della capitate. Negli ul-
timi anni si e registraio un 
aumento considerevole del
la popolazione. Dal Sud, 
sono giunti anche migliaia 
di studenti. La crisi, ora, 
e riscontrabile a vista d'oc-
chio: ogni mattina code da
vanti alle aule, alia con-

quista di un posto per a-
scoltare la lezione. Nei via-
It un formicaio di giovahi 
e ragazze. Ogni metro di 
strada, nella Cittd univer-
sitaria, e occupato da auto-
mobili in sosta: sembra di 
essere fuori dello stadio, 
quando e in programma un 
incontro importante di 
calcio. 

Situazione 
incredibile 

Ma ecco Veloquente do-
cumentazione delle cifre. 
Nell'anno accademico 1962-
1963 gli studenti iscritti al-
I'Universita di Roma era-
no 35.189, quelli fuori-cor-
so 13.306. Oggi il numero 
degli iscritti e di circa 40 
mila: aggiungendo i fuori-
corso, si supera i 50 mila. 
Un quinto delta popola
zione universitaria italiana 
appartiene all'Universita di 
Roma. A questa massa di 
studenti fa fronte uno spa-
ruto gruppo di insegnanti. 
Nell'anno scolastico 1962-
1963, i professori di ruolo 
ordinari erano 202, gli 
straordinari 25, i fuori ruo
lo 39, gli incaricati interni 
403 e gli esterni 60, gli as-
sistenti ordinari 529. 

Nel 1975, tenendo conto 
delle trasformazioni socia-
li ed economiche del Pae-
se, occorreranno — e stato 
calcolato — non meno di 
90 mila laureati e diplo
mat! superiori (attualmen-
te, i laureati superano di 
poco in Italia i ventimila 
ogni anno). Dovranno dun-
que quasi raddoppiare gli 
iscritti alle Universita, fino 

Wrdoia 

GH student! d'ingegntria, nel dicembre dello acorso anno, 
furono protagonist! di una slngolara clamorosa protttta con
tro rinadeguatezza, sotto ogni punto di vista, delle Ioro aule: 
tennero una lotions al Colosseo. 

a raggiungere i quattro-
centomda. 

Ma I'Universita non e in 
grado, oggi, di assolvere i 
suoi compiti. Attualmente, 
a Roma, si calcola che al
meno tremila studenti fre-
quentino corsi, extra-uni-
versitari privati, per una 
o due materie. Ebbene: 
come si insegna nelle * uni
versita private >? La prima 
preoccupazione e quella di 
far apprendere aU'alltevo, 
nel modo piu semplice e 
schematico possibile, quelle 
nozioni che possano per-
mettergli di rispondere net 
rermtm indispensabili alle 
domande del docente esa-
minatore. 

* Non occorre insegnare 
tutto o molto — ha teo-
rizzato il direttore di uno 
di questi corsi — altrimen-
ti l'allievo si confonde. Per 
esempio, in chimica, non 
e necessario spiegare il 
"perche" di una formula. 
Basta riuscire a far rima-
nere impressa nella men-
te dell'allievo la soluzione. 
Magari facendogliela impa
rare a memoria.... >. 

Del resto, basta aprire 
una dispensa di una di que
ste < scuole universitarie >. 
Ecco quattro paginette che 
riassumono una leztone di 
chimica inorganica. Le do
mande e risposte sono pro-
prio del tipo < Lascia o 
raddoppia? >. Un esempio. 
Domanda: dire se il sele-
nio e un metallo o tin me-
talloide. Risposta: un me-
talloide. 

Gli allievi vengono quin
di preparati tenendo con
to delle eventuali doman
de che Vesaminatore por-
ra Ioro. E a questo scopo, 
alcuni di questi istituti, i 
piii organizzati, hanno ela-
borato una statistics che 
tiene conto degli esami 
precedent!, delle domande 
< ricorrenti >. Naturalmen-
te, la preparazione degli al
lievi, specie nell'ultimo pe-
riodo, e tutta centrata su ' 
queste domande. E, a ogni 
esame, la statistica si arric-
chisce, viene aggiornata. 

Studi per 
...corrispondenza 

La frequenza a uno dei 
corsi costa dalle 20 alle 30 
mila lire, a seconda del pe-
riodo di iscrizione. A gen-
naio, febbraio e marzo ven
gono accettate le iscrizioni 
per la sessione di giugno, 
a iuglio ed agosto per la 
sessione di ottobre, a no
vembre per la sessione di 
febbraio e cosi via. Una ci-
fra i richiesta all'atto del-
I'wcnztone (almeno 12.000 
lire), il resto alia fine del 
mese. 

E gli studenti cosa dico-
no? Preferirebbero, natu-

' ralmente, non essere co-
stretti a sottoporsi ad un 
doppio sforzo, intellettuale 
e finanziario. Uno di essi ci 
dice: « Mio padre & un im-
piegato statale e tutta la 
famiglia fa sacrifici per 
consentirmi di prendere 
quel pezzo di carta che si 
chiama laurea... >. «Ven-
go al corso privato perche 
alTUniversita non riesco a 
seguire le lezioni >, dice un 
altro. « l o di giorno lavo
ro...», & Iq risposta di un 

I'avvocato 

Questa foto e stata scattata alTUniversita di Roma, durante I'intervallo t ra una lezione e 
I 'altra, in una delle aule p r e f a b r i c a t e che ospitano gli studenti d'ingegneria, matematica e 
fisica, e che avrebbero dovuto risolvere il problema del superaffollamento negli istituti. Le 
aule p r e f a b r i c a t e possono accogliere circa 300 studenti: la Ioro acustica e pessimal la 
luminosity, fornita da alcuni lampadari (manca del tutto quella naturale) , e assoluta
mente scarsa e solo a chi occupa le prime file e possibile distinguere quello che II pro-
fe38ore segna sulla lavagna, oltre che ascoltare le sue parole. Alcuni volonterosi si por-
tano da casa seggiolini di legno (come appare in primo piano) e si mettono dinanzi alia 
cattedra: solo cosi possono vedere e ser. t i r* . Si spiega, in queste condizioni, come un'alta 
percentuale degli studenti delle facolta svlenlifiche, preferisca frequentare i corsi privati , 
dove le lezioni vengono impartite a gruppi di venti o trenta studenti 

ragazzo poco piu che ven-
tenne. «Senza queste le
zioni — risponde ancora un 
giovane — non me la sen-
to di andare incontro al-
resame... ». 

Esame, esame: un incu-
bo. Per gran parte degli 
studenti. ormai, il corso di 
laurea si e trasformato in 
una sene di duelli con i 
professori. 11 pensiero fis-
so non e rivolto alio stu
dio, ma a trovare I'espe-
diente buono per rincere. 
Qualcuno dira: ma e sem
pre stato cosi. Si: ora, pe-
ro. ci sono le scuole spe-
cializzate. « Vemte da noi, 
vi assicuriamo una promo
zione sicura... >. 

Un professore ricorda le 
parole pronunciate qutndt-
ci anni fa da un illustre do
cente dell'Universitd dt 
Padova: « L'universita ita
liana, andando avanti di 
questo passo, diventera pre
sto una scuola per corri
spondenza .. >. Lo stesso 
professore commenta ama-
ramente: «Ora ci siamo: 
giorno per giorno l'univer
sita sta abdicando, sta di-
ventando una specie di 
commissione d'esami per 
studenti che studiano sul-
le dispense o alle univer
sita private >. 

Carlo Ricchini 
Fabrizio LVAgostini 

Bibliografia 
pedagogica '60 

Ln'importanlc iniziativa c data realizjtala daU'lMiltito di IV-
da^ofria <IHIa Facolia di Macislcro deU'Linurrsila di Roma di
retto da Luizi Volpicril i . Si tratta della Bibliografia pedaeoxica 
italiana 1960 (papg. 653), coordinata da Kreilia Lieuori e re
d i t u da Giacomo Cites, Ciuliana Limiti, Marrcllo I.ncrbctti e 
Lorenzo Moncallcro. 

E' un'opera di notevole aiilita. Articolata in diciassette *c-
zioni (Scienze ansilisrie, sossidi e attivita varie; Opere di ca
rattere generaJe di storia della prdarogia, della cnltura e della 
scuola; Prctstoria - Popoli primitivi: Storia drllVla antica; Sto
ria delfeta medievale; Storia dHPeti modema: Storia d<-IIYla 
contemporaries; L'edneazione odierna in Itafia e nel mondn; 
Lctrfolazione, ordinamenti e problemi drllc istitnzioni ednrati-
ve in Italia; Insecnamento del primo erado; Invpnamrnto del 
secondo grado; Edneazione defli adnlti; Ednrazione x-condo il 
sesso e Tela; Edncasione della pcrsonalita; Insegnamento supe
riore; Scaole differenziali; I problemi della pedagogia) e in 
numerose sottosezioni, «»« comprende 5.850 voci e « M-heda * 
per argomenti praticamente tntto cio che in Italia, nel '60, e 
stato pubblicato (anche nelle riviste e in giomali) di ped.igo-
gia. Costitnisce pcrcio nn valido ansilio per qnanti s'interes-
sano, direttamente o indirenamente, ai problemi delfeducazio-
ne e della scuola. 

E* danqne aaspicabile che — come preannnncia Lnigi Vol-
pieelli nella sua breve preeenUzione del volnme — i l lavoro 
dell'lMimto possa prosegnire anche per i pro«simi anni. 

Trasferimenti 
nelle medie 

Nell'ordinanza del 25-1-1964 
per I trasferimenti del pro
fessori delle scuole medlt , II 
Ministero della P. I. ha InvW 
tato, ai fini del trasferlmento 
d'ufficlo In caso di soppres-
sione di cattedra, I professori 
meno anziani nella scuola a 
presentare domanda. E' leglt-
t ima tale disposizione? ( N . B. 
ed al tr i , Roma) . 

m. ro. 

La disposizione — che poi 
e stata modificata per l'tm-
mediata reazione degli inse
gnanti — non e legittima per
che i trasferimenti di ufflcio 
per soppressione di cattedra 
devono essere disposti a nor
ma dell'art. 88 del R.D. nu
mero 2367 del 1924, che e 
stato confermato dall'art. 20 
del decreto n. 629 del 1947. 
Secondo questo articolo la 
scelta dei professori da man-
tenere nell'istituto in cui si 
e verificata la soppressione 
della cattedra deve essere ef-
fettuata in base a due cri
teri: le riconosciute esigenze 
di famiglia e l'anzianita nf»l-
la sede. 

Secondo l'art. 88. le rico
nosciute esigenze di famiglia 
dovevano essere valutate a 
norma dell'art. 7, terzo com
ma. dello stesso decreto. nel 
senso che si doveva tener 
conto delle seguenti esigenze: 
coniugato, quando l'altro co-
niuge non potrebbe, per serl 
motivi, seguirlo in diversa 
sede o quando desideri ricon-
giungersi con l'altro coniuge 
che risieda altrove per ra-
gioni di ufflcio. di professione 
n per altro serio motive; 
mantenimento di persone di 
famiglia inabili che non pos
sono allontanarsi da una de-
terminata sede; educazione 
ed istruzione del figli per 1 
quali occorra una determl-
nata sede di studi; donna 
nubile che desideri convivere 
con la propria famiglia; ap-
prezzabili interessi economic! 
di famiglia. Tali esigenze. 
naturalmente. erano valutate 
con criterio di?crezionale del 
ministro. ma ora. a nostro 
awiso. il dctto comma deve 
intendersi sostituito daTla ta-
bolla per i trasferimenti a 
domanda. alleeata al decreto 
n. 523 del 1955. nel senso che 
le esigenze di famiglia. di 
cui si deve tener conto. sono 
quelle indicate nella detta ta-
bella e devono essere valu
tate non piii a dlscrezione 
del ministro, ma con I coef
ficient! numeric! previst! nel
la tabella stessa. 

In nrdlne all*«anzianita nel
la sede-, iion v'e dubb!o che 
per sede deve intenders! la 
citta. non la singola scuola, 
perch^ la scuola non e una 
« *ede » nel ?en=o indicato 
nel citato art B3. Facendo 
Vesempio di Roma, e chlaro 
che si deve tener conto del-
l'anzianita maturata neTla se
de di Roma, indipendente-
mente dalla pcrmanenza nel-
Vuna o nell'altra scuola. Sa-
rebbe veramente assurdo ed 
iniquo se un professore che 
insegna a Roma da 20 anni 
e da un anno sia passato 
da una scuola all'altra deb-
ba essere preceduto da un 
cnllega che sia stato trasfe-
rito a Roma da due ann! in 
quella scuola. nerche si tro-
va ad avere nel1;» scuola una 
maggiore anzinniti. 

La disposizione della ordi-
nanza con cui il Ministero. 
della P. I. invitava i presldi 
a sepnalare i orofessori « me
no anziani della scuola > e 
illegittima perche, come si 
e visto. la scelta di quelli 
che dovranno essere mante-
nuti nella scuola deve essere 
fatta in base alle riconosciute 
esigenze di famiglia ed alia 
anzianita neTla sede. sicch6 
devono essere trasferltl co-
loro che hanno minore anzia
nita nella sede ed esigenze 
dl famiglia meno gravl. 
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