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SCUOLA MEDIA: il «pasticcio» dei voti 
Chi scrive non e contrario ai 

a voti» in un senso iMoluto. I 
voli a scuola tono qualche co-

•a delta quale i ragnxzi sentono il 
bisogno, ogni lanto. Sontoim il bi-
sogno di essere misnratl, di sapere 
quale livello hanno ra^Riunlo: il 
vote e per loro una indirazione im-
portanie. Nella sua precisione mi-
nierica, quantitallva, II voto e piu 
efticaco — in cerli moment! — del 
giudizio niotivalo, espresso con ag-
getlivi; e un dato come Tela o la 
statura o il peso, la misura di quel-
lo che si sa. 

Tuttavia, il voto deve essere iisa-
to con cliscrezione; I'altivila ^tola
st ica non deve cs-»erc sommersa dai 
voti: II dlalogo, la collaborazione, 
I'e&perimento, lo studio comunc non 
devono essere conlinuamente turba-
ti e falsali dalla idea del voto. Clic 
il voto serva alia sciiola: ma rile la 
scuola non sia suddita del voto, mm 
divenga una »ruola per II voto. 

Vediamo con preoccupazionc una 
ningolare proliferazione di voli im-
pnsta ai colleghi ehc lianno iiHc-
gnato, nel l%3-'nl, nelle prime clas-
ai delta nuova scuola media statjle 
(Circolare del 25 gennaio 1964, nu-
mero 20). Tanto per la Lingua Mr.i-
nlera quanlo per la Matematlca 

a dovrattno essere attribuiti, nello 
scrutinio trimettrale, due voti, uno 
per lo scrllto ed uno per I'orale o. 
Due voti per le Osservazioni ed ele-
menti di scienze naturali: a per la 
prova urate, il prima, per quelln 
pratico, il tccondo o. Due voti sepj-
rati nella Educnzione nrtittica, uno 
per la "grafica", Paltro per la "pra-
Ilea". 

I utto cio, franoamentc, ci sem-
bra abbastauza ridirolo, e di 

* ' ' grave inlralcio all'attivila, de-
gli insegnanti e degli allievi. Un ra-
gazzino, una bambina di 11 anni 
ball>ettano le prime parole di fr.ui-
cese o di inglese, si sfor/ano di ri-
cordnre le difTerenze tra pronuncia 
e grafia tlelle parole: questo loro 
sforzo complessivo deve e^ere ann-
lirzatn, eoiitra^egnatn con due di
verse etirbettc. Ancora piii nwirdo 
esigere, a quel li\elln, una (livNionc 
tra matemaiira scrilla, e mutemnlici 
orale; quasi che il problema cultii-
rale c didattico non fosse quello 
della forma/ione di una cerl.i men-
te malematica, di eerie capacity di 
co->lru/ione e di osservazione di li-
po matematlco. IA ilNlin/ionc di 
una "teoria" da una "pratica" e poi 
addlrittura In contraddizionc colla 

denominazione di quclla mareria 
che so no le Osservazioni scientific 
che con dementi di scienze natu
rali. 

Cerclilamo di essere saggi; lascia-
mo, il prossimo anno, in pace gli 
insegnanti al loro lavoro; lasciamn 
che in una attivita viva o serena 
della ctassc formi'no il giudizio sui 
singoli, e lo esprimann senipre con 
un voto per ogni materia, e se e 
possibite con un voto per gruppi di 
materie. Nei ConMgU delle Pacolta 
universitarie stiamo discutendo, con 
imnegno, I'idea suggerita dalla Com-
misuone di indngine, di far soste-
nere « esami di gruppo», di asse-
gnare agli studenli uimertitari un 
\oto per un gruppo di materie; e 
il Mlnlstero deve imporre al colle
ghi della scuola media obbligatoria 
la moltiplica/ione dei voti! 

N on sarei 
giudizii 

'I neppure contrario a mi 
zio globule (diciamti pure 

di malurila complesiiva) alia 
fine dell'nnno .srolastlco. Cio riehie-
dereblw pero Vcffetlivn funziona-
mento, come «eollettivo peda^'ogi-
co D, durante tutto I'anno, dei Can-
*i%lio di clasip; di e-.so si parla nel
la legge Nlituliva, ma non mi mem
bra che sia stalo realizzato su lar-

ga scala nel primo anno di attua-
•ione della riforma. , , ,>. 

Fino a che, pero, non ci sari un 
giudizio globale, espre*«o dal Con-
siglio di classe, non e glusto e non 
e scrio che ci siatio le materie che 
contano e quelle che non conUno. 
Perche, per la ammissione al sccoti-
do anno, non si fa parola ne della 
Educnzione nmxlcale ne delle Ap-
plicazioni tecnichc? Forse perche al 
secondo anno sono facoltative, o op-
zionnli? Non e un argomento. Cosl, 
al primo anno, perdonn ogni rilic-
vo; e gli insegnanti di dette mate
rie divengono o qtianllta trascura-
bili », personaggi di secondo piano. 
Insomnia: o si supcra, come e de-
siderabile, II concetto di rigida *e-
para/ione della culture in "mate
rie", o si da pari dignila a tuttc le 
materie , 

Alcune delle question! ehc abbla-
mo sollevate sono dimclli; a lire 
per<>, come qitella dcll'iimco voto 
in Matemalica, in Owrvaziani 
scicnlifichc, sono piuttosto ovvie 
per una pedagogia moderna. Anco
ra una volia, ci si eliiede chi siano 
i (iconsiglieri segreli » die redigono 
le circolari ministeriali. 

Lucio Lombardo-Radice 

la scuola 
* 

Un drammatico panorama dell'istruzione 

... ultimi gli Abruzzi 
In provincia di Aquila il 4 5 , 4 % dei Co-
muni e il 25 % della popolazione sono 
senza l a « m e d i a » - II problema dell'Uni-
versita e la demagogia municipalistica dc 

Le polemiche per la fsti-
tuzione di una l/niversita ui 
Abru»zo hnnno rlchiamato la 
attenzione sulln situuzione ge
nerate deU'istruztone in que-
sta rcgione. In particolore. ti 
PCI, nel conveano dell'A-
quila dedfeato ai proble
ms della scuola, ri/ititando 
lu impostaztone democrtsttu-
na, che rlduce il problema 
deil'Uniuersifd ad una steri
le rlssa campamlfstica, ha 

GROSSETO: II Comune realizza il trasporto gratuito 

I f igli dei contadini 
i * 

vanno in pullman a 
studiare in citta 

Quando il servizio sara esleso anche ai ra-
gazzi delle elemenfari nelle scuole di cam-
pagna sorgeranno asili e cenfri di lettura 

La disfribuzione dei libri di testo 
' G R O S S E T O , magg io . 
. A due anni dal provve -
d i m e n t o c h e assicura il tra
sporto gratuito a tutti i ra-
gazzi de l l e campagne per 
frequentare ne l le scuole 
c i t tadine la scuola detl'ob-
bltgo, la Amminis traz ione 
democrat ica del C o m u n e 
di Grosseto ha preso, con 
i l b i lancio di previs ione per 
i l 1964, un'altra importante 
misura c h e da la possibil i ty 
ai ragazzi tra gli 11 ed i 14 
anni di a v e r e i libri gra-
tuit i . 

Questa forma di inter-
v e n t o , per cut l 'Ammini -
strazione ha stanziato in 
b i lanc io 10 mil ioni , v i e n e 
assicurata a tutti coloro che 
appar tengono a famigl ie 
e sonera te dal pagamento 
del l ' imposta di famiglia o 
c h e s iano iscritte a ruolo 
p e r una impost a che non 
s ia super iore a 1.000 lire. 

S o n o d u e misure , queste . 
c h e r e n d o n o concreto ed 
operante il det tato cost i tu-
z iona le c h e stabi l isce esse 
r e l ' istruzione inferiore o b 
bl igatoria e gratuita fino 
a l 14. a n n o , compensando 
cosi quei difett i organict in-
siti ne l proget to di Iegge 
c h e ha is t i tui to la scuola 
obbl igatoria . 

M a il s ignificato del la 
loro at tuaz ione va ol tre 
u n a s e m p l i c e forma di as-
s is tenza degl i Enti locali 
v e r s o la scuola . perche stn-
bi l i sce u n principio fon-
d a m e n t a l e v o l t o a supera-
re u n o dei mot iv i di fon-
d o de l lo squi l ibr io tra citta 
e c a m p a g n a , e l iminando , 
innanz i tut to . il s i s tema del 
l e pluriclassi, c h e non d a v a 
agli s tudent i de l l e campa
g n e q u e l l e at trezzature e 
que l l ' in segnamento che . in-
v e c e . e s i s tono negl i istituti 
cittadini . E cosi la seconda 
misura . ass icurando i libri 
gratuit i a que l l e famigl ie 
p i u d i sag iate c h e , senza 
dubbio , c o m p r e n d o n o i nu
clei familiari dei mezzadri 
e degl i assegnatari che han
n o i redditi p iu bassi , con-
tr ibuisce — per un'altra v ia 
— a r idurre ques to squi
l ibrio , d a n d o la possibil i ty 
a tutti i g iovani de l le cam
p a g n e di soddisfare al mas-
s i m o la scuola del l 'obbltgo 
e di avere , qutndi, una 
i s truzione p a n a quel la dei 
ragazzi de l la citta o di fa
mig l i e p iu agiate . 

Ma negl i in tendiment i 
deH'Amminis traz ione de-

.mocrat ica del C o m u n e di 
Grosse to vi e anche u n al-
tro fine che . pur nella sua 
gradual i ta , verra realizza
t o c o n 1 pross imi anni , t e n -
d e n t e a d ass icurare i l tra

sporto gratuito nel le scuo
le c i t tadine anche ai bambi
ni che frequentano le e le -
mentar i , ut i l izzando cosi 
gli edifici c h e r imangono 
liberi per adibirli, nei cen-
tri agricoli , a scuole mater-
ne e sa le di lettura e di 
s tudio . 

Cons iderando 1'inseri-
m e n t o crescente del la don
na di campagna nell 'attivi-
ta poderale e certo questa 
una misura importante per 
sgravarla da una pesante 
fatica, ass icurandole piu 
t empo l ibero da impiega-
re nel le fatiche di casa e 
nei lavori richiesti dalla 
terra. E. nel lo stesso t em
po, questo signifies dare la 
possibilita ai giovani che 
vengono a studiare in cit
ta di trovare, al loro ri-
torno, ceniri di s tudio idea-
It per poter approfondire 
le loro noziont ed avere 
confortevol i e moderne au-
le per poter svo lgere i 
compit i . 

S o n o certo misure che 
portano l'Ente locale ad 
avere una partec ipazione 
autonoma al governo di 
tutto il mondo della scuola 
per darle la piu ampia de-
mocratizzazione i n t e r n a 
nella sua struttura e per 
sganciarla dalla subordi-
nazione del le forze m o n o -
pohst iche e confesstonali . 

E' questa la via per sta-
bil ire un n u o v o rapporto 
tra lo stato. la societa e la 
scuola. m e t t e n d o tutti i 
ragazzi in condizioni di pa-
rita, inves tendo cosi la na-
tura del processo educati -
v o ed assicurando una 
equi ta e giustizia sociale, 
in tervenendo innanzitutto 
in u n o squil ibrio secolare 
del nostro paese. quel lo tra 
citta e campagna. Ed e un 
m o d o per c o n t n b u i r e al 
m i g h o r a m e n t o del l ive l lo 
di civilta de l le campagne 
ass icurando ai giovani stu
dent ! dei centri rurali di-
mest ichezza con la vita di 
citta ed una nuova espe-
rienza che possa approfon
dire la loro coscienza per 
apprezzare di piu il loro 
ambien te e mtgliorarlo. So
no, quindi , misure che 
v a n n o apprezzate — e di cui 

• i contadini grossetani dan-
n o il g iusto mer i to agli am-
m i m s t r a t o n — e che gli 
Enti locali debbono segui-
re per inserirsi concreta-
m e n t e , non so lo c o m e cen-
tro di potere democrat ico , 
m a anche c o m e centro di 

• formazione c iv i le , ne l la so 
c ieta e ne l lo Stato . 

Giovanni Finetti 

Un dibattito a Milano 

L'educazione sessuale 

e ancora all'«anno 0 » 

Nel difficile campo della 
educazione sessuale la scuo
la italiana e ancora all'anno 
zero. La constatazione e 
emersa in tutta la sua dram-
matica evidenza in un conve
ano tenutoei recentemente a 
Milano a cura della • Scuola 
dei genitori », appunto sul te
nia < U problema della edu
cazione sessuale nella realta 
italiana ». Un'insegnante di 
scuola media, D. Scola Con-
sonni. un ginecologo, il dot-
tor Orlandini, e Luisa Levi, 
autrice di un hbro recente
mente pubbheato da gli Edi
tor! Riuniti, hanno tratto una 
sorta di bilancio sull'insegna-
mento dei problemi sessuali 
ai giovani studenti italiani. 

Esaminando un qualsiasi 
testo di scienze naturali adot-
tato nei nostri licei, ci si 
rende conto che nulla e mu-
tato neanche in questi ultimi 
anni: vi si trova un'abbon-
dante descrizione della ri-
produzione vegetale, una de

scrizione particolareggiata 
del corpo umano, mentre di 
tutto cio che concerne l'ap-
parato riproduttivo, gli or-
gani sessuali dell'uomo e 
della donna, e la loro fun-
zione, e assai raro trovare 
anche una sola parola. E' 
una lacuna grande che si ri-
percuote su tutto l'insegna-
mento delle scienze naturali: 
si studia a fondo la bota-
nica, si continua ccn la zoo-
logia e si conclude con lo 
studio del corpo umano, tra-
scurando ogni nccenno ai 
problemi del sesso, che il 
giovane e poi costretto a 
chiarirsi fuori della scuola. 

II convegno milanese ha 
spiegato e proposto alia di-
scussione una recente inizia-
tiva, presa dalla scuola su
periore femminile « A. Man-
zoni > di Milano. Questa, che 
e la prima nel suo genere, 
ha dimostrato come una in-
formazione sessuale scientifi-
ca venga dai giovani accolta 

risposte 
ai lettori 

I teenko-pratici 
-S ignor Direttore, 

siamo un gruppo di inse
gnanti tccnico-pratici delle 
cessate scuole di avviamento 
professionale e ci nvolgiamo 
alia sua cortesia per esporre 
la nostra situazione. Tutti i 
stneeri democratic! ebbero a 
rallegrarsi della nascita del
la nuova scuola media che ve-
niva a cancellare una odiosa 
discriminazione tra cittadini 
con pari dlritto Tuttavia, il 
nassctto degli organici e la 
formulazlone dei procrammi 
ha portate ad e^cludere dal
la scuola molti insegnanti tec-
nlco-praticl 

Siamo in circa 6000 in tutta 
Italia, fuori ruolo. assunti con 
nomina a tempo indetermi-
nato. tutti forniti del titolo 
di studio richiesto. Per 10-15 
anni abbiamo lavorato 36 ore 
seitlmanal) con retribuzione 
inferiore a quella degli altri 
Insegnanti. ed ora il ministro 
della P.I, dlmentico delle 
ample assicurazioni datect 
I'anno scorso alia televisiooe, 
cl priva del dlritto di cltta-
dinanza nella scuola. 

Dobblamo forse pagare il 

f rezzo della riforma, perch* 
il sacriflcio che si offre alia 

dea austerita. adorata dall'at-
tuale governo? 

Un pruppo di insegnanti 
tecnico-pratici della pro
vincia di Napoli • 

Una sola parola dt commen-
to: la propotfa df legae Codi-
gnola-Fusaro per ridurre lo 
orario d'obbhpo depli iiwe-
gnanti tecnico-pratici a IS ore 
tettimaraU che <*a un lato 
risponde ad una esigenza dl 
oi*'«»-»in e daV'altro verm"t-
terehbe una piu vasta utillz-
zazione deali insegnanti stes-
si, e ancora ferma alia Com-
missione lttmzione della Ca
mera per la reflstenza gover-
nativa, naturalmente motira-
ta dalla * mancanza di fondi -

Soprattutto. il governo, coa-
din raro dal segretarlo gene-
rale del Slndacato nazionnle 
scuola media, si oppone alio 
articolo 2 della proposta di 
legge. che prevede per olf 
in*C"v*n tecnim-nratiri lo 
inquadramento nel nuoro ruo
lo riserrato a tutti all altri 
profetiorl diplomat! fmolo 
B) Da qui la situazione in 
cortn attraverso scfoperi a 
singhiozzo, per realizzare gli 
obiettlvl della rtduzlone del-
Vorarlo, dello Inquadramento 
in ruolo c del non licrnzia-
mento per tutti coloro che so
no statl a.wtmti a tempo In-
determinate. 

con molto favore e con al-
trettanta serieta. II corso di 
informazione sessuale della 
scuola « Manzoni » — fre-
quentato da ragazze la cui 
eta va dai sedici ai diciotto 
anni — si basa su tre con-
ferenze tenute da un gine
cologo, la prima sulla fun-
ziorte degli organ! sessuali, 
la secenda sul parto e la 
terza • di discussione >. nella 
quale il medico si limita a 
rispondere a tutte le doman-
de che gli pongono le allieve. 

II successo di questo corso 
e stato piii grande del pre-
visto. Nei giudizi che le ra-
gazze hanno espresso al ter-
mine delle tre conferenze si 
6 rilevata soprattutto la scar-
sa o nulla informazione che 
queste giovani ricevono da 
parte dei loro genitori; que
sta carenza educativa crea 
non di rado nelle giovani 
squilibri psichici. soprattutto 
all'epoca della puberta. 

Esperienze come quelle che 
• si stanno compiendo alia 
I scuola < Manzoni > di Mila

no — che pure sono ancora 
rarissime nel nostro Paese 
— si hmitano per6 ad affron-
tare molto brevemente il te-
ma dell'informazione sessua
le, mentre tutti i problemi 
che nguardano 1'educazione 
dei giovani su questo argo
mento non sono trattati in 
nessun tipo di scuola. 

L'educazione sessuale — e 
su questo argomento ha par-
ticolarmente insistito Luisa 
Levi — fa parte dell'educa-
zione generale e deve essere 
impartita prima nella fami
glia, poi. per gradi, in ogni 
tipo di scuola. dalle elemen-
tari al liceo Nel nostro Pae-e 
questo non a w i e n e , e ai 
gravi difett- educativi dl cui 
troppo spesso il ragazzo sof-
fre nella propria famiglia 
(dove i problemi del sesso 
sono ignorati o trattati con 
ipocrisial, si somma cosi la 
mancata educazione scolasti-
ca. E' a questa situazione 
scolastica e familiare che si 
devono gran parte delle Ini-
bizioni sessuali e dei traumi 
cui soggiacciono soprattutto 
le ragazze quando apprendo-
no. per vie diverse da quelle 
• naturali » della famiglia e 
della scuola. la realta dei 
problemi sessuali. 

La scuola quindi deve porsl 
con urgenza il problema del-
l'educazione sessuale fin dai 
corsi elementari. cosi come 
a w i e n e in molti altri paesi 
europei, ed assumere quella 
funzione di stimolo che le 
spetta nel campo educativo 
per portare anche le fami
glie ad una giusta e consa-
pevole educazione dei flgli 
su tutti i problemi della vita, 
anche su quelli del sesso. 

b. c. 

Camera 
presidi 

Sono preside di scuola me
dia e al 1-1-1958 mi trovavo 
gia alia seconda classe di sti-
pendio e perc:6 il M. P.I. non 
mi ha vaJutato 11 serviz.o pre-
stato come professore nel 
grado corrispondente al coetf. 
450. E* legittimo? 

(C P., Roma) 

Non e legittimo I'operato 
del ministero PA. perche il 
servizio di professore dove-
va essere valutato anche al 
presidi di scuola media che 
si trovavano alia seconda clas
se dt stipendio (coefficiente 
500). II Consiglio di Stato, 
infatti, con la dec n. 217 del-
Vll-3-'64, ha ritenuto che lo 
art 25 della legge n 165/58 
derc appltcarsi a tutti i pre
sidi, non ai finl del passaggio 
da un coefficiente all'altro. 
ma ai fini degli scatu bienr.a-
li. In altri termini, al presi
de che alia data del 1-1-58 si 
trovava gia al secondo coeffi
ciente, deve essere ricostruita 
la carriera nel primo coeffi
ciente in base anche al ser
vizio prestato da professorl 
in grado o coefficiente pari a 
quello iniziale del preside. 

£' vero che la nuova leg
ge n. 128 del 1953 ha stabi-
lito il riconoscimento del ier-
vizio dei professort a tutti gli 
effem a partire dal 1-7-62. ma 
la questione rimane aperta per 
il periodo dal 1-1-58 al 30 
giugno 1962. In concreto, un 
preside di scuola media che 
al I-1-1958, si trovava aid nel 
coefficiente 500 iniziale. ma 
che aveca, ad esempio. 20 anni 
di servizio di professore nel 
grado corrispondente al coef
ficiente 450 e sel anni di ser
vizio dl preside, dece avert 
al 1-1-58 il trattammto teorl-
co del coefficiente 450, oltavo 
scalto, che e superiore a quel
lo iniziale del coefficiente 500. 
'' In tal caso, nel coefficiente 

500 gli devono essere ricono-
sciuti degli scattl biennali in i 
numero tale da a.«icuraroli I 
un trattamento immediata- * 
mente superiore a quello del 
coefficiente 450. ottaco scatto. 
Dal 1-7-62. poi, ha diritto al
ia ricostruzione jeeondo la 
nuooa legae. 

La domanda per U ricono-
icimento del servizio relati-
vo al periodo dal 1*1-58 al 30 
aiuano 1952 deve etstre pre-
sentata al Provveditore agli 
studi competente. 

sottollneato come esso sta 
collegato alio sulluppo econo-
mlco-socinle della regione e, 
qttindt dello sviluppo dcl-
Vistruzione a tutti i livelll. 

Vediamo, dunque, qual e la 
situazione, oggl, in Abruzzo. 

E' noto come il contributo 
delle diverse reoionj itallane 
alia formazione dell'offer-
ta complessiva nazlonale di 
studenti unlversftarl e di lau-
reuti sia ineguale c come i da-
ti piii nepatiui stano concen
trate essenzialmente, nel 
Me2CO0iorrio. L'Abruzzo-Mo-
lise e all'ultimo posto (vc-
di E Mazzetti — Universl-
ta e squilibri rcgionali — 
Nord e Sud. febbraio 1964). 

Su 10 mila giouanl in eta 
speciflca. nel 1958, gli iscrit-
(i al primo anno d'Univcr-
slta erano, In media na?lo-
nale, 126.8: VAbruzzo-Molise. 
in coda a lutte le altre re-
pionl italiane. aveva una me
dia di 88.1 giouani, preccdnto 
dalla Lucania (89,1) dalla 
Calabria (111.4) e dalla Pu-
glia (120,3). Per quanto ri-
yuarda i laureali, alia media 
nazionale di 32.8 giovani su 
10 mila in eta specifica, 
I'Abntzzo-Molise contrappo-
neva una media di 19.7 gio
vani. preceduto ancora dalla 
Lucania (22.7) e dalla Ca
labria (29.1). 

Malgrado la notevole atte-
nuazione creatasi nel deceu-
nto '51-61, la media abruzzese 
di analfabetl (12 per cento) 
e ancora molto al di so pra 
di quella nazionale (8.4 per 
cenlo) E" chiaro quanto que
sto dato condizioni le possi
bilita di progresso cconomi-
co e sociale della regione. 
La punta massima di anal-
fabctismo I'abbiamo nella 
prowincia di Chieti. con una 
media doppta dt quella ita
liana (16,1 per cento). D'al-
tro lato, la provincia di Pe-
scara, dove si e avuto un 
certo sviluppo economico, 
vanta la maggiore percentua-
Ie di indtuidut forniti di ti-
toli di studio post-elementari, 
quasi a sottolineare il colle-
gamento fra sviluppo econo
mico e istruzione. 

La scuola dell'obbligo fino 
al quattordiceslmo anno di 
eta e stata una conquista re
cente. L'attuazione del det
tato costituzionale nella for
ma legislativa ha atteso molti 
anni: ora corre il rischio di 
rimanere sulla carta a ragio-
ne delle attuali strutture sco-
lastiche. Per quanto riguar-
da I'Abruz2o una recente in-
dagine dell'ISTAT (Distribu-
zione Territoriale della Scuo
la d'obbligo - Roma. 1961) 
con riferimento all'anno sco-
lastico 1959-60. ci permette 
di esaminare le possibilita 
che hanno i giovani abruzze-
zi di adempiere all'obbltpo 
scolastico fino al quattordi-
cesimo anno di eta. 

La pcrcentuale della popo
lazione che trova nei propri 
comuni disponibilita di scuole 
e al di sotto di quella nazio
nale (Italia 74.6: L'Aquila 
59,3; Tcrarno 70,1; Pescara 
74,3: Chteti 70,6) In partico-
lare, per il compimento della 
scuola dell'obbligo rtsulta ca-
rente la situazione della pro
vincia dell'Aquila. nella qua
le il 45,4 per cento del comu
ni e il 25 per cento della po
polazione sono sprovvisti di 
scuole (media nazionale 34,6 
per cento e 10,8 per cento); 
soddisfacente e la situazione 
della provincia di Pescara, 
dove solo il 13 per cento del 
comuni e il 5 per cento della 
popolazione non hanno in lo
co la possibilita di adempiere 
all'obbligo scolastico. • 

Per concludere questo bre
ve excursus statistico. venia-
mo al punto piii dolenfe: le 
aule. I dati ce li forntsce 
VISES, in una sua indagine 
effeltuata nel 1961. In essa si 
rilcvano le necessita Imme
diate di aule nelle singole 
province: in testa Chieti, che 
ha bisogno immediato di 1137 
aule. cifra che rappresenta U 
47.4 per cento di quelle esi-
stenli: VAquila 903 (38.7); Pe
scara 664 (39.8): Teramo 728 
(41.1). Si tenga inoltre conto 
che neppure la metd delle 
aule esistenti sono state co-
struite per essere adibite al
io scopo: in maggioranza xt 
tratta di locali adatlati o di 
I or tuna 

£T partendo da questa real
ta che bisogna muoversl per 
portare acantt - una politico 
per la scuola E* una realta che 
smcnlisce decisamente la po
litico della DC abruzzese, la 
quale, incapace di affromare 
i problemi reali della scuola, 
preferisce dlstogllere dai 
magri bilanci delle Ammlnl-
strazionl comunali e provin
cial! centinala di milioni per 
softenere la inutile e dannosa 
politico della Libera Univer
s i ty 

L'l/niversitd dovrd essere 
invece statale. con sede unlca 
e con Facoltd streltamente 
coilepate alia situazione eco-
mlco-soclale della Regione: 
solo cosi, essa notrd svolgere. 
nel quadro della programma-
zlone scolastica nazionale e 
abruzzese, la sua Importante 
funzione, 
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Un utile libretto di Andre Berge 

Consigli giusti 
ai genitori 
sbagliati» 

Se educare e difficile, co
me si sa, per coloro che, per 
vocazione o comunque per 
scelta, fanno gli insegnanti, 
e comprensibOe che ii com-
pito sia ben piu arduo per 
quelli che si trovano, come i 
genitori, a dove r educare per 
un fatto di natura, senza nep
pure il minimo dl prepara-
zione che gli studi o I'espe-
rienza assicurano ai maestri 
ed al professori. Non c'k 
percib da meravigliarsi se, 
da che tempo e tempo, la 
maggioranza dei familiari ti-
rano su i giovani in modo 
sbagliato. con pregiudizio piii 
o meno grave della loro ma-
turazione In mancanza di lsti-
tuziom specializzate e ispi-
rate a pnnclpi modern! che 
s'incaricnino di consigliare e 
assictere gli adulti. questi fl-
niscono per aflidarsi ad un 
buon senso non sorretto da co-
gnizioni adeguate o a rical-
care gli schemi apprcsi dalla 
tradizione (- I miei vecchi fa-
cevano cos l») . 

Ci si presenta, a causa dl 
cio, tutta una gamma di com-
portamenti che Andre Berge, 
medico, psicologo e uomo 
di lettere francese, ci illustra 
nelle 89 pagine di questo li
bretto dedicato ai - Genitori 
sbagliati* (La Nuova Italia, 
1963, L. 800). Si va daglj an-
siosi, agli iperprotettivi. ai 
«perfezionisti -. ai possessi-
vi. ai nervosi, ai narcisisti. 
agli incoerenti ed agli oppor
tunist delle varie tendenze, 
che mettono in atto metodi 
educativi fondati sulla menzo- . 
gna e sul cattivo esempio, sul
la severita fuori luogo e sul-
rindulgenza senza criterio, 
sulle busse e le carezze, le 
minacce e le lusinghe: la pe
dagogia del nascondere e del 
deformare. Le intenzionl, e 
ovvio. sono sempre buone. ma 
intanto, in molti casi, 1'opera 
della famiglia, per quanta 
buona volonta 1'ispiri e per 
quanti sforzi vi si profonda-
no, flnlsce con I'ostacolare la 
formazione d'una personality 
equilibrate e libera da inibi-
ziom. che sappia superare 
1'inizlale egocentrismo e ac-
quistare il senso della realta, 
la capacita di critica e d'au-
tocritica, che sono tutte con
dizioni per crescere liberi e 
padroni di se. 

Dl tutto questo il Berge — 
del quale conosciamo g a in 
Italia altre due pregevoh ope-
rette sulla liberta nell'educa-
zione e sull'educazlone ses
suale — parla con un linguag-
gio volutamente alieno da tec-
niclsmi. che guasterebbero in 
uno scritto rivolto ad un pub-
blico va3tissimo e. come ai di-
ceva, privo di preparazlone. 
E* solo I'inizio d'un discorso, 
lnsomma, bonario e che rifug-
ge da sdegni moralistic!: e 
qui sta il valore dl quest'ope-
ra, coma di altre del genere 
(val la pena dl ricordare i 
• Consigli al genitori - e - JI 

mestiere di genitore» di Ma-
karenko e l'mteressante 
Giornale dei genitori diretto 
da Ada Marche^ini Gobetti). 

C'e da augurarsi che il l i 
bretto del Berge trovi molti 
lettori e che sia apprezzato 
come menta: e se andra per 
le mani di maestri e professo
ri. oltre che di padri e ma-
dri di famiglia (e zii e nonni!), 
tanto meglio. 

Pub darsi che qualche letto-
re toccato. nel vivo, si senta 
ofleso. Non e il caso. Innan-
zi tutto, come ricorda l'au-
tore. maxima debetur puero 
reverentia, al fanciullo si de
ve il massimo nspetto, che 
vuol anche dire applicare a 
se stessi la capacita di criti
ca dei difetti del prossimo, 
cosi diffusa quando si rivol-
ge ad un prossimo di giovani; 
e poi, ' se non si sa guidare 
se stessi, e cosa ben azzardala 
pretendere di guidare gli al
tri -. E se, inline, qualcuno si 
vergogna vedendo denuncia-
ti i propri comportamenti ir-
razionali. gli conviene far te-
soro della conclusione del 
Berge: - E dunque preme non 
vergognarsi troppo dei propri 
difetti... tanto piii che ta ver-
gogna tende sempre a nascon-
dcrvi dictro belle teorie, che 
si sforzano di giustificare an
che cid che e ingiustificabile, 
ed hanno per effctto princi
pal (in molti casi) quello di 
trasformare errori passegge~ 
ri in dogml immutabili -. 
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II «Giornale 
dei genitori» 
E' uscito il nuovo numero 

del Giornale dei genitori che 
affronta in picno. coraggiosa-
mente e anticonformistica-
mentc il problema della Re-
sistenza e delle nuove gene-
razioni. Sotto il titolo * Dia-
logo sulla Resistenza fra ge
nitori e figlt • Ada Marchesi-
ni Gobetti imposta la discus
sione. nella quale intervengo-
no poi Sandro Galante Gar. 
rone. Carlo Mussa Ivaldi. Vit-
torio Foa e Lucio Lombardo 
Radice, ciascuno in modo ori
ginate e intercssante 

Importante e anche la ru-
brica - II partito dei ^pli ». in 
cui un gruppo di ragazzi dai 
14 ai 18 anni spicgano 1c ra-
gioni per cui sono. o non so
no, -arrabbiati- gettando una 
luce particolarmente viva su 
questo problema che spesso 
preoccupa le nostre famiglie. 
Sul tema - Gli adoloscentl e 
lamore • intervlene polemi* 
camente 11 dott Franco De 
Carli e si danno i risultatl 
di un'lnchiesta cordotta da 
L. Martlgnoni tra domw di 
vari ambient! mtlaneiL 
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