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I V I I L M I M U J settantamila giovani operai e impiegati frequen-

tano i cc corsi serali >* a prezzo di duri sacrifici, ma anche chi arriva 

in fondo rerfa con la bocca amara 

la 
La «vita agra» 
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degli studenti 

lavoratori Una manifestazione degli « studenti serali» in piazza Mercanti a Milano, alia One del-
l'anno scorso 

II 60% delle » 
servono alia 

serali» e in mano a privati - I panini del Comune - I corsi non sono formativi, ma 
« produzione » - Nessun titolo alia fine degli studi - Anche 200 mila lire di tasse 

MILANO, marzo 
Al terzo sciopero, ll mi-

nistero della Pubbhca 
Istruzione si accorse che 
esiste anche la scuola sera
le. Mand6 a Milano un 
ispettore. Era il 19 no-
vembre del 1963. Che vole-
vano questi giovani? Chi 
erano? Quanti erano? I di-
rigenti ' d e l l'Associazione 
Nazionale Studenti Serali 
dovettero spiegargli tutto, 
dall'A alia Z. Al Mini-
stero, non potevano nep-
pure • immaginare che vi 
sono ragazzi dai 16 ai 10 
anni (ed anche piu vecchi) 
che per anni corrono ogni 
sera dal loro posto di lavo-
ro alia scuola, senza avere 
neppure il tempo di cena-
re. Questi straordinari stu
denti trascorrono il c tem
po libero > dalla fabbrica o 
dall'ufficio cercando di fa-
miliarizzarsi coi libri. Non 
e impresa da poco. Per 
molti, fra lavoro, scuola e 
tempo impiegalo negli spo-
stamenti da un luogo al-
l'altro della citta, se ne 
vanno non soltanto le ore 
•utili della giornata, ma an
che una parte di quelle 
della notte. Un'inchiesta 
condotta fra gli alunni che 
frequentano . le < serali > 
del Comune di Milano ha 
accertato che, in media, 
questi ragazzi dormono 5 
ore e mezzo per notte. 

In Italia, approssimativa-
mente, gli studenti-lavora-
tori sono 500 mila. Milano, 
citta d'avanguardia, pud 
far testo. Uno piu, uno 
meno, gli studenti delle 
serali milanesi dovrebbero 
essere 70 mila. Piu di 80 le 
scuole. 

Gli ultimi dati risalgono 
al 1961: scorrendoli, si ap-
prende che ben il 60% del
le scuole serali sono priva
te, il 28% sono comunali 
e soltanto il 12% apparten-
gono alio Stato Una volta 
(una diecina di anni fa) la 
scuola serale aveva un pe
so quasi trascurabile nella 
vita cittadina; a quel tem
pi le scuole comunali era-
no piu che sufficienti ai bi-
sogni e quelle private si 
riducevano ad una sparuta 
schiera Attorno al 1955 la 
situazione incomincio pro-
gressivamente a trasfor-
marsi. L'industria e le atti-
v i t i terziarie annusavano 
l'odore del <boom» I gio
vani, operai e impiegati 
che le vicende della vita 
avevano costretti al lavoro 
praticamente al termine 
della scuola elementare, 
prendevano sempre piu co-
scienza della necessita dl 
raggiungere almeno una 
specializzazione, anche a 
costo di enormi sacrifici. 
Le scuole si moltiplicarono 
«. siccome gli allievi erano 
gia dei lavoratori. i loro 
orari si adeguarono alia 
necessita. Si trattava di 
scuole a carattere soprat-
tutto industrials con corsi 
di elettrotecnica. di ottica, 
di tecnica del vuoto. di lin
gue. di stenodattiloerafia e 
di sartoria, quasi tutte sor-
te per iniziativa di privati. 

In • quegli anni. l'incre-
mento della scuola profes
sionale (in gran parte se
rale) e stato impressionan-
te. Ecco alcune cifre: dal 
1954 al 1959, mentre l'au-
mento della popolazione 
scolastica nella scuola me
dia inferiore e stato del 
50,5%, nell'istruzione pro-
fessionale inferiore ha rag-
giunto il 100.5% Nello 
stesso periodo, rincremen-
to nella scuola superiore e 
stato del 4.7%; nella scuo
la tecnica e professtonale 
superiore ha raggiunto in-
vece il 40.6%. Le scuole se
rali private si sono ben 
presto rivelate come un 
ottimo investimento. 

La vita, per i ragazzi che 
' si imbarcano in questa im-

firesa dello studio dopo il 
avoro. come ho detto. non 

e rosea. Le otto ore nella 
• fabbrica o nell'ufficio non 

KT, le leva nessuno Escono dal 
k . posto di lavoro e. a precipi-
[ ^ zio, debbono imbarcarsi sui 
Je^tnezzi di traspnrto per cor-
g r a m e r e a " a s™n la Hanno do-
e, a tuto. fra Paltro. abohre la 

I prostata, accontentandosi di 
4inari«alche namno, acquistato 

I La dc bidelli previdenti. In 
^jJJ^Jgn* scuola comunali, la 
vo «Jrk. -

v .-

Amministrazione civica ha 
disciplinato la vendita dei 
panini imbottiti, sottraen-
dola all'iniziativa persona
te dei bidelli. 

Normalmente, le ore • di 
lezione, ogni sera, sono 
quattro. Otto piu quattro 
fa dodici. Dodici ore fra 
studio e lavoro non sono 
uno scherzo e molti giovani 
sono costretti ad arrender-
si n meta strada. 

Ma anche chi arriva fino 
in fondo, cosa ottiene? 
Nella maggior parte dei ca-
si una qualifica che gli ser
ve soltanto per sal ire di un 
gradino nella fabbrica in 
cui lavora. Una qualifica, 
insomma, che pud non es
sere riconosciuta in un al-
tro posto di lavoro. L'istru-
zione professionale e stata 
creata ad uso e consumo 
degli interessi della produ
zione capitalistica. Nelle 
scuole serali manca la cul
tura. Le scuole serali non 
sono scuole formative, ma 
solo scuole che forniscono 
agli studenti gli strumenii 
tecnici che favoriranno 11 
loro ingresso nella produ
zione. Servono egregia-
mente ai padroni, perd ]n-
sciano i giovani con la boc
ca amara. 

Tempo fa, l'ANSS con-
dusse • una piccola inchie-
sta-campione fra un certo 
numero di frequentatori 
delle scuole serali milanesi. 
c Siete soddisfatti degli stu
di che compite? >. A questa 
domanda vennero risposte 
interessantissime, che pun-
tavano, soprattutto. sulla 
necessita di riformare de-
mocraticamente la scuola 
serale, facendola divenire 
un'autentica scuola forma-
tiva, pur lasciando inalte-
rato il suo caratteristico 
indirizzo professionale. I 
giovani chiedevano pro-
grammi di studio professio
nale capaci di conferire un 
autentico titolo di studio e 
non un semplice attestato 
che ha un dubbio valore e 
non apre alcuna strada II 
problema investe diretta-
mente lo Stato. La carenza 
negli ordini inferiori della 
scuola serale diventa as-
senza assoluta nei gradi 
piu alti. L'universita sta-
tale non offre nulla ai gio
vani lavoratori. nonostante 
che proprio a Milano esista 
una interessante esperlen-
za. Una facolta serale di 
Economia e Commerclo, 
istituita dalla Universita 
Cattolica. vede la parteci-
pazione di oltre 6 mila stu
denti Questo successo non 
dice proprio nulla al mini-
stero della Pubblica Istru
zione? 

Ho accennato agli scio-
peri. Nel 1963 gli studenti-
lavoratori milanesi ne han
no fatti tre che, se non al-
tro, sono serviti a far cono-
scere la loro esistenza. Co-

' sa vogliono ottenere di pre-
ciso? La «carta rivendica-
tiva » preparata dall'ANSS 
e zeppa di richieste. D'al-
tra parte, essendo i «pa-
ria > della scuola. gli stu-
dentl-lavoratori non sono 
certamente a corto di pro
blem! da risolvere (dal-
rabolizione di ogni forma 
di tassazione — attualmen-
te, in qualche caso. supe
riore arrhe alle 200 mila 
lire all'anno — alia richie-
sta di permessi retribuiti 
nel periodo degli esami e 
degli scrutini). Ma la pri
ma rivendicazione rimane 
quella della trasformazio-
ne della scuola serale in 

' scuola pomendiana (* tar-
dopomeridwna», dtcono 
questi ragazzi) E* possi
b l e ? Certo, sarebbe possi-
bile se. a panta di salano, 
venisse ridotto l'orano di 
lavoro di almeno due ore 
Oggi lo studente-lavorato-
re affronta sacrifici note-
voli a tutto vantaggio del
la produzione Egli sostie-
ne il peso delle tasse, af
fronta i disagi, studia la 
notte per essere all'altezza 
dello sviluppo tndustriale 
II suo padrone trae da que
sti sacrifici degli indubbi 
vantaggi. perche" ottiene 
della manodopera quahfi-
cata o dei tecnici senza 
spendere un soldo Ma e 

' giusto tutto eld? 

E' aperla a Bologna, nel Palazzo dell'Archlglmuil". la Moitra 
•u La scuola nel comprenaorio bolognese. In cul fono pretentati 
grancamente I rlsultatl dell'lndaglne compluta nel 196z-'63 In 
tutte le scuole clttadlne e del comprensorto per verlflcare la 
corrlspondenza delle atlrezzature e drgll edllicl alle eitgenze 
dldattiche. pedagogiche ed Iglenlche, vlste In rclazlone al rap-

fmrto Intercorrente tra la scuola e gli alllevl. tra la popolazione 
n eta scolare e l'organlzzailone cittadina. In concomltanza con 

la Mostra. si svolgeranno Incontrl d| studio tra amtnlnlstratori 
puhbllcl, archltettl e progettlstl. dlrettorl dldatttcl e Insegnantl 
e organlsml rappresentativl della scuola. La Mostra — organlc-
zata dall'UfflcIo studl dell'assessorato P. I., nell'amblto del 
III Febbralo pedagoglco bolognese — e quotldlanamente meta 
di numerosl visltatori. . l 

i i 

L'organizzazione educa-
tiva della citta 

BOLOGNA 
Mezzogiorno senza « miracoli» 

Inchiesta a Pozzuoli 
una Mostra sulla 

scuola nel comprensorio 

Este (in provincia di Padova), Volterra 
(Pisa). Pozzuoli (Napoli) e Noto (Siracttsa) 
sono i Comuni presi in esame dal progetto 
di programmazione scolastica C/4 del mi-
nistero della PJ. 

Le relazioni conclusive sull'indagine ef-
fettuata a Pozzuoli (50 mila abitanti) e gli 
Atti del convegno indetto dall'AmministTa-
zione comunale il 21 dicembre 1963 per 
esaminarne i risultati vengono pubblicati in 
un fascicolo speclale de L'informatore sco-
lastico (Esperienze per la programmazione: 
progetto C/4 - Indagine a Pozzuoli, 1 marzo 
1964, L. 400). 

Situazione arretrata 
II panorama che si delinea e sconcertante.' 

La ricerca sul livello culturale della popo
lazione e stata condotta su due *camploni» 
di 3 000 abitanti ciascuno. I risultati ottenull 
— si avverte — - non possono essere rite-
nuti attendibili al 100%-: tuttavia, -non 
sono lontani dalla realta«. Da essi si rileva 
che lo 0.36Tc •• ha un livello di istruzione 
universitario, lo 0,83% secondario-superiore, 
il 2.10fo secondario-inferiore, il 12% ele-
mentare-superiore, U 4,80% elementare-iu-
feriore; mentre t| 56% (esclusi i cittadini s 
in eta scolastica) sarebbe privo di qualsiasi 
istruzione. -Dobbiaroo aggiungere, per com- -
pletezza del quadro, che le tradizioni cul
tural i locali si mantengono a un livello 
molto modesto. Mancano strutture associa
tive di tipo evoluto; la vita si svolge se-
coudo consuetudini tradizionali di tipo su-
burbano. soprattutto aeU'ambito delle fatni-
glie (com'e costume nel Meridione); e. a 
parte certi rJpi di impiego del "tempo li
bero" che possono definirsi moderni solo 
in senso deteriore, mancano quelle forme 
di "divertimento" e di consumo culturale 
che presuppongono livelli piu elevati di 
benessere •. 

Eppure — si osserva a tpiesto punto — 
a Pozzuoli sono state impiantate alcune In
dustrie tmportanti, a partire dal '52: la Oli
vetti (1.475 addetti), la Pirelli (357) e nu-
merose altre mmori. *Ci6 dimostra — deve 
costatare Vindagine — che i'industrializza-
zione della zona non ha ancora stimolato 
quelle modifiche socio-culturali che sono 
tra i piu evident! sintomi della maturity 
cconomica -. In altre parole: il tipo d'espan-
sione monopoltstlca attuatosi in questi anni 
non ha portato un effettico progresso socio-
le. -

SCUOLE - MATERNE: sono frequentate. 
quesl'anno, da 879 bambini dai 3 ai 6 anni; 
2 667 (63,3^) non ne usufruiscono. 

SCUOLE ELEMENTARI: il rapporto me
dio insegnante-alunni e di 1 a 27,6 (ma 
vi sono parecchie classi anche con 50-60 
alunni >; le aule - appositamente costruite* 
costituiscono U 29,6% del fabbisogno; ovun-
que sono in vigore i * doppi turni». 

SCUOLE SECONDARIE DI I» GRADO: 
(1334 alunni): le iscrizioni — sia alle scuole 
medie, che alle scuole dl Avviamento — 
hanno avuto, nell'nltimo settennio, uno svi
luppo assai lento (mentre un incremento 
del 29.9% registrano le scuole non statali 
confessionali — una Media e una di Av
viamento — i cui alunni sono saliti fra il 
1962-'63 e il 1963 '64 da 184 a 239); tutta la 

scuola statale e * allogata» in locali origi-
nariamente destinati ad abitazioni e che il 
Comune ha in loch&one: sarebbe da costrui-
re U 100% delle aule; Vassistenza agli alunni 
e del tutto inadeguaia alle necessita. 

SCUOLE SECONDARIE- DI n> GRADO 
E ISTRUZIONE PROFESSIONALE: Ce, 
naturalmente, un tstituto magistrate (i cui 
iscritti aumentano in misura superiore a 
ogni altro settore) e cl sono una sezione 
staccata di Istituto tecnico commerciale ed 
una scuola coordinata di Istituto professlo- . 
nale per l'industria, Una scuola coordinata 
di Istituto professionale (femminile) per il 
Commerclo funziona presso I'Educatorio po-
polare * Maria Immacolata*. Ce, infine, un 
Liceo-Glnnasio legalmente riconosciuto, con 
203 iscritti. Molti giovani affluiscono dai 
comuni vicini alle scuole secondarie supe-
riori di Pozzuoli (248 in quelle statali), ma 
circa 500 giovani di Pozzuoli vanno a stu-
diare a Napoli. II *tasso di scolarizzazione * 
appare comunque molto basso. «E* pur-

' troppo una realta — dice la relatione — 
che i diplomati dellTstituto magistrale van-
no ad ingrossare le file degli 8.000 aspiranti 
aH'insegnamento nelle scuole elementari (i 
posti, nella provincia di Napoli, non sono 
mai piu di 300 Vanno)... mentre i settori 
dell'istruzione tecnica e professionale e del-
l'istruzione classica (liceo scientifico inclu-
so) potrebbero avere uno sviluppo piu mar-
cato -. - . . 

Questi i risultati fondamentali dell'inda-
gine, che sottolinea fra Valtro la necessita 
di un sostanziale potenziamento dell'edili-
zia, deWassistenza e delVistituzione delle at-
tivita integrative fdoposcuola, pieno tempo, 
eccetera). 

Quanti oltri comuni? 
Va detto, tuttavia, che, oltre alia *foto-

grafia ~ — davvero impresstonante — delta 
situazione attuale Vindagine non riesce ad 
offrire molte indicazioni concrete per il 
fuluro, proprio per il suo carattere ancora 
essenzialmente *sociologico- e • tecnico*. 

Ciustamente, intervenendo nel dibattlto, il 
consigliere comunale comunista Conte ha ri-
levato la discutlbUita della posizione (mani-
festatasi nel corso del convegno) secondo la 
quale sarebbe inutile *aspettare interpenti 
dall'alto»: alia necessaria antonoma sptnta 
dal basso per la riforma democratica della 
scuola (che non si esaurisce nel pur indt-
spensabile e urgente miglioramento delle con-
dizioni materiali, ma investe i contenuti del-
Vinsegnamento e la stessa concezione della 
istruzione pvbbifca nella societa contempo-
ranfa) devono infatti corrispondere precise 
scelte prioritarie, di ordine politico, e evi-
dentemente adeguati investimenti dello Stato 

D'altra parte, quanti Comuni si trovano nel
la stessa situazione di Pozzuoli? Certo moltls-
simi. e non solo nelVItalia meridionale. E, 
per quanto riguarda il tema specifico della 
programmazione scolastica, gli studi possono 
avvenire su scala comunale? E* evidente che 
la programmazione per essere correttamente 
impostata, va inquadrata su scala piu ampia, 
almeno a livelli comprensoriali: altrimenti, 
non si avranno soluzionl razionall e equili
brate. • 

m. ro. 

Pfero Campiti 

CAMPANIA: I'analfabetismo non diminuisce 
I 600 mila analfabeti della 

Campania (15 per cento del
la popolazione) non accenna-
no a diminuire. Una Indagine 
compiuta dalle Camere di 
commercio della regione ha 
accertato. infatti. che gi& nei 
primi cinque anni delrobbli-
go scolastico U 6.50 per cento 
dei ragazzi non va a scuola: 
ad essi si aggiunge un 12-13 
per cento di ragazzi che non 
terminano I cinque anni del 
ciclo elementare. Infine, una 
ulteriore selezione awiene 
all'inizio del secondo ciclo 
della scuola dell'obbUgo. con 
la perdita di un altro 9 per 
cento di ragazzi La massa di 
giovani che, raggiunti i quat-

tordici anni di eta, si presen-
tano alia ricerca di un'occu-
pazione o di una specializza
zione professionale senza pre-
parazione di base e impo-
r.ente. 

II -fenomeno- viene ora 
scoperto dalle Camere di 
commercio. Infatti, le nuove 
Industrie trovano difficolta a 
reelutare U personate adatto. 
Di qui il - dramma». la cui 
responsabilita viene fatta ri-
satire — siamo ancora a que
sto punto! — aU'incuria delle 
famiglie e alia loro mancanxa 
di • preveggenza -. 

La conclusione cui pervie-
ne rindagine e che occorre 
dar vita a nuovi corsi pro-

fessionalt Si propone, fra 
l'altro. di istituire altre scuo
le intera?ienda!i del tipo di 
quella progettata a Caserta 
dalla Cassa del Mezzogiorno. 
in collaborazione con gli ope. 
ratori industrial! locali. St 
tratta di una contraddizione 
in termini perche. a prescin-
dere dalla marginalita di 
queste inizlative. si corsi 
triennali della scuola inter-
aziendale si accedera solo con 
il ' compimento della scuola 
dell'obbliao La preparazione 
culturale di base e dunque 
indispensabile. anche per la 
limitata formazioDe di me-
stiere offerta da scuole pro-
fessionali del genere. 

BOLOGNA, marzo. 
* Una buona programmazio

ne non pud essere soltanto 
quantitativa, deve essere an
che orientativa, favorire de
terminate scelte, utili per lo 
sviluppo della collettivita -; 
questa e una delle grandi 
scritte che si leggono nella 
zona di ingresso della Mostra 
allestita nel cortile dell'Archi-
ginnasio a Bologna a cura del 
Centro studi dell'Assessorato 
alia Pubblica Istruzione del 
Comune su * La scuola nel 
comprensorio bolognese». 

Tutti i document!, le foto-
grafie e le scritte che si sus-
seguono nel padiglione arti-
colato in quattro settori — 
scuola materna. elementare, 
media e istruzione superiore 
— derivano coerentemente 
daH'impostazione program-
matica iniziale: ed aprono un 
discorso nuovo. affrontato per 
la prima volta in Italia da un 
Elite locale, sulla corrlspon
denza tra programmazione 
democratica della scuola e 
scelte amministrative. 

Non e una mostra delle rea-
lizzazioni: la coerenza ad un 
indirizzo ideale ha fatto si 
che i temi siano stati affron-
tati in chiave critica, con 
criteri che non hanno con-
cesso nulla alia demagogia 
con la quale essi vengono co-
munemente affrontatL Emer-
gono percid dai document! 
esposti le deficienze croniche 
della scuola italinna, negli 
aspetti edilizi ed urbanistici. 
Dal numero degli edifici rite-
nuti non idonei o comunque 
da riqualificare, da quello del
le unita scolastiche troppo 
grandi (• per favorire la so-
rializzazione nella scuola uni
ta scolastiche non superiori a 
20 classi'), a quelle troppo 
piccole disseminate nel com
prensorio e, purtroppo, in 
constatato aumento f- rorpa-
nizzazione per pluriclassi e-
duca male e costa di piu •) , 
dalla distribuzione delle scuo
le medie inferiori e superio
ri accentrata nel Centro sto-
rico di Bologna, ai tempi im
piegati nel percorso casa -
scuola dagli allievi delle 
scuole medie e superiori del 
comprensorio, • nessuno degli 
aspetti deH'organizzazione de
gli ambienti scolastici e stato 
trascurato. in una indagine 
minuziosa e cosciente dell im-
portanza delle correlazioni 
tra le scelte sul terreno de
gli indirizzi ideali. dei con
tenuti educalivi e le scelte 
sul terreno della espansione 
scolastica. . < 

L'aver preso in esame, con-
temporaneamente, Torganiz-
zazione scolastica di tutto il 
comprensorio bolognese, iden-
tificato prowisoriamente' nei 
15 Comuni che costituiscono 
il comprensorio intercomuna-
le. e non la sola Citta, come 
tuttora e in uso nelle altre 
grandi citta italiane (per e-
sempio Milano), ha permesso 
di approfondire le complesse 
relazioni urbanistiche delle 
infrastrutture scolastiche, le 
influenze che esse hanno sul-
j'evasione scolastica. all'inter-
no di una zona omogenea: e 
ci6 corrisponde ad una assun-
zione coerente e non astratta 
del ruolo di cittd-territorio e 
nello stesso tempo pone in evi-
denza la urgente necessita di 
affrontare i problem! dell'i
struzione superiore su una 
scala ancora piu ampia. pro
vinciate e regionale. 

Le indicazioni che si leggo
no nei document! sono tutte 
interessanti e stimolanti: gli 
obiettivi del distretto (zona di 
influenza della scuola) della 
scuola media 1) favorire 
con I'ubicazione delta scuola 
U pieno adempimento dell'ob-
bligo scolastico: 2) realizzare 
un ambiente sociale integrato; 
3) intervenire nel processo di 
riqualificazione delle perife-
rie urbane — sono la conse-
guenza di una analisi profon-
da della funzione della scuo
la di completamento deU'ob-
bligo nel rinnovamento del
la scuola italiana: cosl come I 
Centri scolastici per Vistruzio-
ne superiore, al servizio di 
una popolazione di 250 000 a-
bitanti (• ire Centri scolasti
ci per la citla-terrltorio di 
750000 abitanti al 13.) nei 
quali sono present! tutti t lipi 
di curriculum scolastico, dal 
liceo classico all'istruzione 
professionale. per facilitare le 
piu ample possibility di seel-
ta e realizzare una organiz-
zazione scolastica flesilbUe, 

aperta verso la riforma: -la 
istruzione professionale e un 
impegno pubblico: bisopna su-
perare la divisione tra istru
zione professionale e istruzio
ne tecnica, e tra queste e la 
istruzione liceale. E' necessa
ria una Impostazione cultura
le unitaria con una base co
mune: una continuita nelle 
strutture degli ordinamenti 
richiede una continuita nelle 
strutture edilizie ed urbani
stiche ». 

- L'educazione oggi non e 
solo un fatto scolastico: la fa-
miglia, il cinema, la stampa, 
la televisione, la musica, In-
fluiscono sulla formazlone dei 
oiouani: la scuola deve tene-
re conto delle altre influenze 
cultural!»: da questa affer-
mazione alia funzione di Cit
ta come centro di produzio
ne di cultura, alia necessita 
di integrazione con le altre 
attrezzature cultural!, spor-

, tive e ricreative del territo-
rlo: «un tessuto scolastico 
nuovo. in funzione del con
cetto di citta-regione, un nuo
vo equilibrio ,tra impianti e-
ducativi e organizzazione ur-
bana, non piu edillzia scola
stica, ma organizzazione edu-
cativa della citta 

Questi primi orientamenti 
di programmazione scolasti

ca del comprensorio bologne
se costituiscono un esempio 
di programmazione democra
tica e decentrata e anticipa-
no quel rapporto dialettico 
che dovrebbe istituirsl tra 
programmazione locale e pro
grammazione nazlonale. 

Infatti, 1'indagine bologne
se. che nel dicembre 1962 fu 
condotta come una delle 10 
indaginl-campione da parte 
della Commissione nazionale 
per la scuola. b stata in se-
guito elaborata e conclusa. 
per conto del Piano interco-
munale, portando avanti l'in-
dividuazione di un metodo 
dalla fase di indagine a quel
la della programmazione de
gli interventl. 

Intorno a questi orienta
menti si apre ora, nel com
prensorio bolognese, 11 di-
battito: che nello stesso tem
po richiama a Bologna 1'at-
tenzione degli amministratori 
delle altre province, per uno 

• scambio di esperienze ed un 
coordinamento a carattere re
gionale: della cultura piu 
qualificata, con le Facolta di 
Architettura, che trovano qui 
un terreno vivo nel quale in-
serirsi per le proprie speri-
mentazioni e ricerche. 

N. Sansoni Tutino 

risposte ai lettori 
Riserva 
di caccia 

« Caro Direttore. 
vi sono concorsi per i mae

stri; concorsi per professori; 
concorsi per provveditori agli 
studi: concorsi per ispettori 
centrali: concorsi per presidi 
delle scuole medie inferiori 
e superiori: non vi sono con
corsi ispettivi. (L'ultimo con-
corso ispettivo e del 1942 e 
non fu ultimato). E dire che 
i maestri e direttori didattici 
affrontano due tre esami e 
poi non conseguono la nomi-
na per mancanza di postL 

Ogni anno, in settembre. il 
Consiglio di amministrazione 
del ministero delta Pubblica 
Istruzione procede alio scru-
tinio e alia promozione dei 
direttori e ispettori. Gia in 
maggio tutti i "papabiU" 
salgono e scendono le scale 
del Ministero. D Ministero e 
cosl assediato e pressato. che 
si riduce aH'impotenza. E' co-
stretto. spesso. a rimandare 
le promozioni e le Circoscri-
zioni vengono assegnate a di
rettori didattici: U Ministero 
se ne lava le mani e passa 
Tiniziativa ai Provveditori 
agli Studi. Un ispettore che 
non e ispettore regge. cosl, 
la circoscrizione, e quando 
sara nominato il t.tolare. si 
vergognera di tornare a fare 
il direttore e cerchera. al
meno. un gradino intermedio 
fra U direttorato e l'ispetto-
rato: un trampolino di lancio 
per il balzo deftnitivo. 

Flnalmente. ecco le promo
zioni. La stampa scolastica 
le soppesa: tutte le regioni 
sono rappresentate: tutti i 
piu influenti accontentati. i re-
probi di sinistra ngorosamen-
te discriminati. Comunque su 
3000 direttori otmi anno 30 
solo vengono promossi E" 
davvero doloroso tornare a 
perorare il concorso. come 
unico mezzo per scelte obiet-
tive e impersonali Ma per
che i soli ispettori scolastici 
debbono essere scelti dal
l'alto? 

NICOLA BISCIOTT1 
(Massa Carrara) • 

Insegnante 
di lingue cercasi 

« Caro Direttore, 
sel anche tu del parere che 

nella scuola italiana esisto-
no dei grandi assurdi? 

Prendiamo ad esempio l'in-
segnamento delle lingue stra-
niere: per la mancanza di in-
segnanti vengono utilizzati, 
ed a volte a danno di qualche 
laureato in lingue che non ha 
" santi in paradiso **, i lau-
reati in giurisprudenza. i qua
li. poiche provengono dai Li-
cei classici, dopo la Media 
inferiore. hanno appena stu-
diato per soli due anni al 
Ginnasio la lingua straniera: 
e una situazione. questa, che 
alio stato pratico. nei con
front! degli studenti delle 
scuole medie non e altro che 
una tniffa materiale e mo
rale. Sarebbe un po' piu lo-
gico affidare 1'insegnamento 
delle lingue straniere ai pro-
venienti dai Licei scientific"!, i 
quali, durante il corso medio 
superiore. studiano una lin
gua per cinque anni e quindi. 
hanno una preparazione di 
gran lunga superiore rispetto 
a cotoro che provengono dai 
Licei classici (i quali potreb
bero insegnare greco e lati
no)! Chiediamo scusa per 
aver invaso il campo d'azione 
dei grandi cervelli del Mi
nister© della Pubblica Istru
zione! 

Un gruppo d\ studenti 
di lingue 

(NAPOLI) • 

La Iettero ci offre una.si
gnificative cronaca di costu
me: ruttana. se il campo de
gli ispettori didattici e oggi 
una tipica riserva di caccia 
il problema va al di Id della 
richiesta. di per se leoittima. 
di regolan concorsi pet la no-
mina a \spextore:non solo toe-
ca la riforma di tutto il si-
stema di reclutamento del 
maestri, dei direttori, degli 
ispettori, ma investe la figura 
stessa e I comptti deU'lspetto-
re dldattico. tipica espressio-
ne di un rapporto autoritario 
c burocratico, in cui «tutto 
vien* dall'alto*. 

Piu volte si e sottolineato 
come il settore deirinseana-
tnento delle lingue nella scuo
la media sia tra i piu disgra* 
ziati: un settore dove la ca
renza degli insegnantl e gran-
de e i posti di ruolo sono 
assurdamente assai scam, do-
re quindi piu ecidenfe regno 
Varbitrio 

Son ha senso tuttavia la 
scelta tra licenziati di liceo 
classico e licenziati di liceo 
scientifico, perche" oli uni e 
pH altn sono del tutto impre-
parali. anche se in grado di* 
verso, ad insegnar lingue; la 
scelta semmai si pone, in via 
straordinaria, tra i soliti lau-
reatt in legge che, non aven» 
do trovalo posto altrove, con-
siderano la scuola come una 
specie di lavoro a regia e oli 
studenti di lingue straniere 
che, sul piano dell'emergen-
:a. hanno evidentemente mol
to piu dintto Tuttavia an
che su questo terreno il pro
blema essenziale e quello di 
create le condunom per un 
diverso tipo di formanone e 
di reclutamento che asslcuri 
una leva di inseananti ri-
spondente alio sriluppo della 
scuola daali 11 s i 14 anni. 

Scuola 
ed Enti 
v • * * 

locali 
L'elabornzione e la rea-

lizzazione della linea politi-
ca sintetizzota nella formu
la della « via italiana al so-
cialismo > ha messo in gra
do 11 movimento popolare e 
democrntico di esprimere 
tutte le sue energie rinno-
vatrici, in un impegno di-
retto nei vari settori della 
vita civile. Ha preso cosl 
respiro e concretezza anche 
la nostra battaglin per le 
autonomic regionali, pro-
vinciali e comunali. 

Uno dei problemi che piu 
impegnano questi centri 
democratici di azione auto-
noma e stato quello della 
scuola, visto non solo nelle 
sue dimensioni quantitati
ve, ma soprattutto dal pun
to di vista della qualita. E* 
infatti la ispirazione ideale 
ed educativa che da la trac-
cia per indienre gli obietti
vi e la misura di un impe
gno finanziario, di un pro-
gramma edilizio. Queste 
osserva7ioni nascono spon-
tanee sfogliando alcune ri-
viste e pubbhea/ioni che 
fonno capo a organism! di 
governo locale. 

La recentissima Cittd, del 
Comune di Sesto S. Giovan
ni, per esempio, uscita nel 
marzo dell'anno scorso, ri-
porta in ogni numero un 
articolo che documenta non 
solo il notevole impegno 
nelle realizzazioni scolasti-
ce, ma anche la modernita 
dei criteri educativi cui • 
qiiell'azione si ispira. Dalle 
scuole dell'infanzia ai cam-
pi verdi e da gioco ed ai 
centri ricreativi estivi, la 
tematica aiTrontata 6 vasta 
e ricca. NelTultimo numero 
(5-6 del 1963), un articolo 
di Rosa Casapollo rivela 
l'ampia prospettiva in cui 
tale lavoro si inserisce: 
c L'istruzione non e un 
"momenta" locale, ma un 
"momento" generale: af-
frontando la prospettiva di 
un programma di sviluppo 
della scuola nella nostra 
citta, VAmministrazione co- > 
munale ha inteso inscrire la 
propria azione responsabile 
nella linea generale per lo 
sviluppo e la riforma della 
scnola in Italia, contribuen- -
do in tal modo all'adegua-
mento delle strutture scola
stiche at contenuti e alle 
esigenze espresse dalla nuo-
va realta sociale del paese>. 

Eguale indicazione tro-
viamo in un fascicolo a 
cura dell'Assessorato alia 
P.I. del Comune di Bologna 
intitolato Introduzione alio 
studio del piano settoriale 
per la scuola: < La carenza 
da parte del Governo di in
dicazioni e iniziative con
crete in proposito non deve 
fornire allEnte locale un 
alibi per sottrarsi alia pro
pria responsabilitd nei con-
fronti della cittadinanza c 
nel portare un contributo 
autonomo all'avviamento a 
soluzione del problema in 
senso nazionale >. 

II fascicolo su citato, inol-
tre, pari a dell'istituzione 
di un Centro Pedagogico, 
presieduto da esperti - di 
tutte le convinzioni, che si 
propone di mettere il corpo 
docente in contatto con la 
ricerca pedagogica univer-
sitaria, per forairlo di una 
preparazione aggiornata 
programmaticamente e con 
periodica costanza. 

Notevole e anche la sen
sibility dimostrata nel cam. 
po dell'edilizia: e ormai 
chiaro a tutti che una rifor
ma scolastica sarebbe in-
completa senza un rinnova
mento architettonico, senza 
che la scuola fornisse una 
struttura degli spazi ade-
guata ad una prassi didat-
tica libera e cooperative. 
II bando di concorso per 
la progettazione tipologica 
delta nuova scuola media 
si pone come una impor-
tantissima iniziativa che 
varra a tracciare valide in-

1 dicazioni per il lavoro fu-
turo in un settore flnora 
trascuratissimo. 

Anche II Comune demo-
cratico nel n. 5 (1963) af
fronta il problema del rap
porto tra scuola e societa a 
cita la risoluzione di un 
convegno regionale venato 
indetto dall'UDI e dalla 
Lega dei Comuni democra
tici: « / comuni democratici 
e gli Enti locali tutti, pos
sono compicre un'azionc 
locale che pud incidere in 
modo determinante sul-
Vammodernamento e «*I-
Vampliamento delle strut
ture scolastiche e sulla ri
forma della scuola italiana. 
Una pianificazione scolasti
ca con una funzione attlva 
nel quadro di una politica 
democratica di sviluppo del 
Comune. • che deve tener 
conto dell'aspetto qualita-
livo, dcll'ambiente scola
stico, degli insegnanti, dei 
programmi, della paritd di 
strutture e di funzionalitA 
della scuola dell'obbUgo 
nelle campngne e nella cit-
td. della presenza nrganica 
di una rete scolastica pro
fessionale dello Stato a in
dirizzo polifccnfco nelle 
campngne ». 

Luciano Biancatefli 
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