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la sc 
li assurdi esami di Stato 

Poco piu di un mese 
per diventare maturi 
I risultati della prima sessione a Roma e a Milano forniscono un'ulte-
riore dimostrazione del cattivo funzionamento della nostra scuola 

ROMA 

(lisslco 

Magislrali 
Tolali gruppo tiattico . . 
Tecnlci commerclali . . . 
Geomelrl . . . 
Indutlriali 
Agrarii. Naulico. Turismo . 
Femminill . . 
Tolali gruppo lecnico . . 

•ESAMINMI 

4.000 
1.588 
1.987 
7.575 
3.794 
1.052 
1.025 

202 
342 

6.415 

PR0M0SSI 

1.721 (43,0) 
548 (34,5) 
602 (30,3) 

2.871 (37,9) 
1.145 (30,2) 

319 (30,3) 
472 (46,0) 
99 (49.0) 

136 (39,8) 
2.171 (33,8) 

RiMANDATI 

1.693 (42.3) 
720 (45,3) 

, 950(47.8) 
3.363 (44,4) 
1.932 (50,9) 

548 (52,1) 
498(48,6) 

92 (45.5) 
f79 (5?,3) 

3.249 (50,71-

RESPINTI 

586 (14,7) 
320 (20.2) 
435 (21.9) 

1.341 (17.7) 
717 (18.9) 
185 (17,6) 
55 ( 5.4) 
11 ( 5.5) 
27 ( 7,9) 

995 (15.5) 

MILANO 
l8titnti statali 

| ISAMINATI | PROMOSSI | RIMANDATI RISPINTI 

Classice 
'Scientific* 
Magistral! 
Tecnlci commerciiH 
Geomelri 
Tecnlci industrial! 
Tecnic* femntinlle 

921 
895 
426 
1351 
586 
812 

. 40-

.409 (44,41%) 
317 (43.24%) 
150 (35,21 %) 
446.(33,01%) 
139 (23,72%)' 
421 (51;85%) 
22 (55 %) 

406 (44,08%) 
375 (41.90%) 
197 (46.24%) 
613 (45.38%) 
287 (48.98%) 
360 (44,33%) 
18 (45 %) 

106 (11,51 %) 
133 (14,86%) 
79 (18,55%) 

292 (21.61 %) 
160 12740%) 

31 ( 3,82%) 

Istituti legalmente riconosciuti 

k • . . 

Classic* 
Scientific* 

- Magistral! _ 
Tecnlci commercial! 

. Geomelrl 
Tecnlci industrial! 
AMIItazione linoulstlca 

I rSAMINATI 

423 
316 
250 
1357 -
312 
357 
177 

PtOMOSSI 1 RIMANDATI ' 

189 (44:68%) 
100 (31,65%). 
110 (44 %) 
440(32,42%) 
91 (29.17%) 

163 (45,66%) 
186(60,23%) 

193 (45,62%) 
160 (50,63%) 
101 (40,40%) 
738 (54,39%) 
178 (57.05%) 
178 (49,86%) 
67(38,07%). 

1 RISPINTI 

41 (9,70%) 
56 (17.62%) 
39 (15,60%) 

179 (13,19%) 
43(13.78%) 
16 (4,48%) 
3 (1,70%) 

I risultati della prima sessione degli esami di «maturita» e abilitazione a Roma e Milano 

Come 
funziona 
I' Istituto 
Kirner? 

II compagno sen. Riccar-
do Romano ha interrogate, 
con richiesta di risposta scrit-
ta. il ministro della P.I. on. 
Gui c per sapere se, m pre-
visione delVacutissimo stato 

\ di disagio che sard provocate 
\ alia scuola elementare dalla 
prima applicazione della leg-

, ge 23 maggio 1964, n. 380, che 
i abolisce opportunamente I'in-
\ carico direttivo, non rtlenga 

di dover disporre che a par-
tire dal mese di settembre 

' tutti i direttori didattici e gli 
ispettori scolastici comandati 
siano restitutti alle rispettive 
sedi di titolarita >. 

Con un'altra interrogazio-
ne, sempre con richiesta di 
risposta scritta, il compagno 
sen. Romano, « premewo che 
la Corte dei Conti, nella rela-
zione $ul btlancio 1961 del-
Vlstituto nazionale Giuseppe 
Kirner, rileva molto oppor
tunamente che, in applicazio
ne delVart. 14 del decreto leg-
ge luogotenenziale 1946, n. 
351, il pnmo Consiglio di am-
ministraztone deU'fstitulo 
mvrebbe dovuto redigere, per 
la disciplina giuridica del-
VEnte, apposito regolamento 
da emanarsi su proposta del 
ministro della Pubblica Istru-
ziorte di concerto col ministro 
del Tesoro » e che < dalla ine-
sistenza delle dette norme 
regolamentari appare chiaro 
che il funzionamento del-
l'lstituto e attualmente basa-
to sull'iniziativa del Consiglio 
d'amministrazione. la cm uni-
formita e univocita di con-
dotta non e pertanto garan-
tita », domanda al ministro se 
egli «non ritenga di dooer 
promuorere Vopporluna mi-
zialiva pcrchd. in applicazio
ne di un preciso dellato della 
legge, Vlstituto Giuseppe Kir
ner abbia al piu presto nn re
golamento che ne disciplini 
gfuridicfamente Vorganizza-
ziom c Vazione >. 

Decine di migliaia di gio-
vani, in tutta Italia, hanno 
ripreso in questi giorni le 
vie delle loro scuole per af-
frontare la prova d'appel-
lo degli scrutini o degli esa
mi di giugno: dai bimbl 
della seconda elementare, a 
quelli della quinta, dai ra-
gazzi delle medie, delle 
scuole di avviamento, a 
quelli del ginnasio e delle 
prime classi del liceo. Sono 
tutti studenti, questi, che 
hanno terminato i corsi 
scolastici o il primo appel-
lo dell'esame alia fine di 
giugno ed e circa, dunque,. 
dopo appena due mesi che 
tenteranno di dimostrare ai 
loro esaminatori di avere 
appreso quelle nozioni, non 
nscontrate prima, necessa-
rie per frequentare il corso 
di studi superiore. 

Ma l'impegno piu seno e 
gravoso sara sostenuto il 
15 settembre dai giovani 
che hanno portato a termi-
ne solo un mese fa gli esn-
mi di maturita ed abilita
zione e che, rimandati, do-
vranno convincere la com-
missione d'esame di una 
decisiva modifica, avvenuta 
in un mese e mezzo, della 
loro preparazione cultura-
le, della loro — come si di
ce — maturita. -

II tern a degli esami, ed 
in particolare degli esami 
di riparazione, e stato uno 
degli argomenti dei quali 
si e occupata una Commis-
stone del ministero della 
Pubblica Istruzione la qua
le e giunta, in materia, alia 
conclusione che degli esa-

fmi, .perche possano avere 
una validita, e necessario 
mutare la «tecnica >, le 
modalita e l'organizzazione, 
inoltre, a parere non solo 
degli studenti e delle loro 
famiglie, ma della gran 
parte dei docenti l'esame 
dovrebbe svolgersi in una 
unica sessione. E questo va
le soprattutto per la prova 
finale di uno student*?, 
quella di maturita o di abi
litazione, essendo assurdo 
pensare che il concetto di 
maturita possa modificarsi 
a distanza di poche setti-
mane. . . . 

Tali conclusioni possonu 
essere per l'ennesima volta 
confortate dai risultati del
la prima sessione degli esa
mi di maturita di quest'an-
no, in particolare confron-
tando i dati emersi a Mi
lano con quelli di Roma. 

. II confronto, anche, pone in 
luce come possono vanare 
i criteri d'insegnamento e 
di giudizio da una citta al-
l'altra e, marginalmente, 

dagli istituti statali a quelli 
privati riconosciuti dallo 
Stato. I risultati ottenuti 
dagli studenti della Capita-
le sono in genere peggiori 
di quelli di Milano ed in 
questa citta si nota che ne-
gli istituti statali vi sono 
stati meno studenti riman
dati e piu respinti che m 
quelli degli istituti ricono
sciuti dallo stato (ci rife-
riamo, naturalmente, a ci-
fre in percentuale, dal mo-
mento che la popolaztone 
scolastica romana e supe
riore a quella di Milano;. 

Nella maturita classica a 
Roma il 43% degli studenti 
sono stati promossi, il 
42,3% rimandati ed il 
14,7% respinti; a Milano, 
invece, le cifre sono, ri-
spettivamente, 44,4 per cen
to, 44,8% e 11,51% negli 
istituti statali. mentre in 
quelli parificati sono 44,6% 
promossi, 45,62 rimandati e 
il 9,7% respinti. Un esem-
pio significativo, poi, pud 
essere dato dalle cifre del
l'esame di abilitazione a 
geometra. Soltanlo a Mila
no tra istituti statali e pari
ficati la differenza e: pro
mossi 23,7% e 29,17%. ri
mandati 48.9% e 57,05%, 
respinti 27.30 e 13,78% (!)-

II significativo confronto 
potrebbe ancora contmua-
re, ma i risultati delio 
scientifico, delle magistral!, 
delle tecniche commercia-
h, delle industriali e dei 
tecnici femminili non fan-
no che confermare {a parte 
un paio di eccezioni), an
che in modo piu clamoruso, 
l'andamento dei risultati 
del liceo classico e dell'istt-
tuto per geometri 

Ma se usciamo dalle ci
fre ed esaminiamo il si-
gnificato vero che queste 
hanno nsulta che tra Roma 
e Milano circa il 35% dei 
giovani viene promosso, 
circa il 15% viene respinto 
ed il resto, quasi la meta. 
e rimandato' Un dato, que
sto, che u n o s t u d e n t e su 
due — senza contare 1 re
spinti, che, si e visto, non 
sono una percentuale indif-
ferente — deve ripetere per 
alcune materie l'esame di 
maturita (tra Roma e Mi
lano il 15 settembre saran-
no impegnati oltre 10.000 
giovani, la maggior parte 
dei quali saranno, natural
mente, promossi), che de-
nuncia chiaramente le as-
surdita e le contraddizioni 
della nostra scuola. Una 
scuola che dietro un volto 
< severo » nasconde un ma
le profondo. 

Fabrizio D'Agostinf 

In visita alle colonie 
del I i to rale adriatico 

Formicuzza 
e contento 

ma desidera 
• • • • • ^ ^ • ^ • • • • • • • • • • • • ^ • • • • I H H I i ^ 

tornarsene a casa 
' ^ 4 

Tre tipi di vacanze per 
i ragazzi di Tivoli in-
viati al mare dal Comu-
ne, per i figli dei ferro-
vieri di Venezia e per 
le bambine dell' O.D.A. 
L'« autoservizio » e la 
vita collettiva - Quello 
che si fa e quello che 
ancora bisogna fare 

LITORALE ADRIATI
CO, settembre. 

Per due giorni non ho 
futto ultra che corrcre 
avanti e indietro sulla li-
toralc adriatica, da Pesca-
ra ad Ancona, visitando 
colonie marine per bambi
ni. Ho avuto modo cost di 
venire dircttamente a con-
tatto con i coloniati, le as-
sistenti, i dirigenti, che, 
salvo qualchc rara eccezia-
ne, sono stati cstremamen-
te garbati e cortesi. Sulle 
sp'uiggc adriatichc, certa-
mente per il mare che, con 
il suo fondale basso e sab-
bioso, consente ai piccoli 
di fare il bagno comoda-
mente e senza alcun peri-
colo, si trovano un po' tut-
te le organizzazioni: entl 
privati, religiosi, laid, co-
munali c provinciali, dei 
diversi ministeri, ecc. Man 
mano che si va verso il 
nord, sono sempre piu nu-
merose e meglio attrezzu-
te. Non si ha quindi che la 
difficoltd della scelta. Fra 
le Xante che ho visitato, ho 
scelto per questa indaglne 
tre tipi di colonia che, piu 
o meno, rappresentano, 
grosso modo, i diversi in-
dirizz't csistenti oaai in 
Italia. 

Cupra 
Marittima 

In un angolo della linda 
e rarcolta spiaggetta di 
Cupra Marittima, chiac-
chiero a lungo con i bam
bini della colonia comunn-
le di Tivoli. Sono tutti ap-
pollaiati, una cinquantina, 
sotto una tenda azzurra. 
E' il secondo turno: tutti 
maschietti (il precedente 
e stato di bambine) e la 
colonia sta per chiudersl. 
Formicuzza, cost lo chta-
mano per la sua minuscola 
statura, e il piii piccolo e 

mi si fa subito davanti, 
quasi fosse un suo diritto 
mcttersi in prima fila. Ha 
frequentato la prima ele
mentare ed e stato pro
mosso in seconda. E' di 
una frazione di Tivoli. Vi-
spo e allegro, con grandi 
occhi celesti, mi guarda e 
non esita a ' rispondere, 
quando gli ciiiedo se si 
trova bene in colonia e se 
e contento: « Sto bene. Si, 
mi piace e si mangia bene. 
Le assistenti sono brave >. 

Tutti vogliono parlare, e 
io sono costretto a organtz-
zare la discussione. Le vi-
gilatrici sono soddisfatte e 
rarezzano Formicuzza an
che quando mi dice: « Sto 
bene, pero mi sono anche 
annoiato e voglio ritornare 
a casa ». 

E' questo, per chi sa 
guardare, il sintomo piu 
evidente di una situazione. 
Si tratta infatti di una co
lonia povera. J bambini 
sono costretti a sostare, 
negli intervalli di tempo, 
per la ricreazione, net cor-
ridoi dell'antico caseggia-
to. Xon e'e infatti un recin-
to dove trascorrerc quegli 
spazi di tempo che non 
vengono trascorsi nella pi-
neta. In compenso e'e la 
affettuosa garbatezza della 
direttrice (una laureanda 
in legge) che ai prodiga 
perchi il soggiorno dei pic
coli sia il piu gioioso pos-
sibile, coil come del resto 

tulle le assistenti, brave, 
simpatiche e giovanissime. 
Vivono sempre con i bam
bini: giocano, corrono, sal-
tano, li prendono per ma
no, in braccio. La cosa po
trebbe sembrarc superflua, 
ma non^ lo e, proprlo per-
che mi e capitato di vedere 
in questi giorni, in altra 
parte, bambini che vaga-
vano per conto loro. E' 
questa una delle colonie 
cosiddette « climatiche ». 
che non possono, ovvta-
menle, essere confrontatc 
con le moderne colonie di 
racanza organizzate. ad 
csempio, dalla CAR! di 
Bologna, VOUvetti, il cn-
mune di Genora, ecc. 

Trovo una situazione di-
rersa nelVimmenso caseg-
giato della colonia perma-
nente, organizzata dalle 
Ferrovie dcllo Stato a Por
to S. Giorgio, una renfinn 
di chilometri piu acanti 
Dcbbo altcndcre un po" 
per avere dalla voce della 
direttrice, prcsa dal suo 
Jnroro. tutte le not'izie che 
riguardano Vorqanizzazxo-
nc, le attivitd dei cinaue-
cento bambini che attual
mente vi soggiornanu. 
Sono tutti figli di ferro-
vieri o comunque dipen-
denti delle ferrovie. Nella 
sala dove rengo riceouto 
vi sono due bambini che 
suonano il piano, c Mi pia
ce la musica e qui posso 
continuare a suonare per 
conto mio >, mi dice il piu 
grandicello con accento 
venelo. Fanno parte del 
compartimento ferroviario 
di Venezia. Quando la di
rettrice It prega di lasciar-

ci soli, prendono un fascio 
di libri di musica, su cut si 
esercttano nclle ore libere 
da altri impegni. Intrave-
do in un angolo giocattoll 
che spuntano da grossc 
casse di carlone: racchetle 
da tennis e ping-pong, 
tamburint, dame, palloni 
di plastica, birilli, piastri-
ne. ecc. Visito la direzione, 
dotata di un moderno im-
pianto radiofonico che la 
mette in contatto col rcfet-
torio, la palestra, le ca-
mcrate, il cortile grande 
quanto una piazza d'armi 
Posso vedere i cartclloni 
murali con i disegni, i la-
vorctti in creta e quelli 
ricavati dalla corda. Vi 
sono anche delle piccolc 
anfore e piatli pitturati 
nel modo piii bizzarro 
secondo Vcstro e il gusto 
dei ragazzi. 

Un film 
per ragazzi 

C'e tra Valtro una singn-
larc riproduzione del fon-
do marino racchiuso fra 
due vein divist da una 
corda, dove si trovano 
conchiglie, piccole stclle 
marine, pictruzzc, granchi, 
disegnini di pesci, ecc La 
direttrice mi spiega con 
competenza (e una diret
trice didattica di una scuo
la di Roma) tutti gli studi 
fatti a proposito della for-
mazione dei gruppi e le 
difficolta tncontrate. Una 
volta alia settimana viene 
proiettato un film per ra
gazzi. La maggior partm 

della giornuta viene tra-
scorsa i?i spiaggc vicinis-
sime all'edificio. 

Quando ci vado. per par
lare con i ragazzi c fare 
delle foto, trovo applicalo 
nella pratica il principio 
((cK'autoservizio di cui in 
questi ultimi tempi si va 
tanto parlando. Quando 
devono attravcrsare la 
strada che li divide dal 
mare, uno dei piu grandt-
cclli, con la palctta da vi-
gile. ferma il traffico e i 
compagni passano tran-
quilli. Tutte le assistenti 
sono insegnanti che hannu 
frequentato un corso spc-
cifico preparatorio. Ogni 
mattina. all'alzabandicra a 
cui assisto, si festeggiano i 
complcanni che cadono 
quel giorno. Gli auguri 
vengono formulati dal mi-
crofono da una squadra di 
turno. Una volta alia setti
mana si fa € II microfono 6 
vostro >. Si compiono i*isi-
tc nei dintorni del pnesr. 
La ginnastica, che non ha 
nulla a che vedere con 
quella tradizionale e milt-
taresca. si fa la mattina in 
palestra o al campo sporti-
vo che fa parte del casa-
mento. Gare di nuotor di 
canto, di lavorcttl sulla 
sabbia, complctano il vario 
e ricco programme che sta 
alia base della impostazm-
nc educatira. La cota che. 
se non vado crrato, mi 
pare di aver capito non sta 
abbastanza sviluppata. o 
perlomeno non in manicra 
sufficientc, e I'aspetto de-
mocratico del vivcrc cnl-
letttvo. 

Il senso dcll'autonomia 
e dcll'iniziativa individua-
le che non mi e parso di 
vedere in questa interes-
sante colonia, riesco invece 
a notarlo, in parte, fra le 
bambine dcll'ODA di Mon-
talto. Scorro assiemc a loro 
vari giornalini che ogni 
squadra ha organizzato. 
Le squadre si sono date un 
nomc che rispecchia Vam-
biente marino: Sirenella, 
Corallino. Conchiglta. Al-
ghc marine, Mcdusc. Stelle 
marine. Mi mostrano i la-
roretti davvero pregevoli: 
disegni e pitture con ac-
quarelli c a tempera, col-
lane fattc con foglic di 
pino. di sassolini. di granu, 
di riso, di conchiglie. di 
pasta: tulti sono stati colo-
rati in modo sobrio cd ele
gante. 

Le pigne dei pini sono 
diventate delle graziose 
margheritc. e le conchiglie 
armoniosamente composte 
con una pasta collosa, ac-
quistano la forma di ani-
mali, di oggetti veramente 
ammirevoli. La corda, il 
sughcro. la corteccia dei 
pini, si trasformano nclle 
mani di queste qutete fan-
ciulle (ma non troppo quan
do si discute di cose che 
le interessano) in pupaz-
zi, barchettc, ecc. Mi rega-
lano una gallinclla ricava-
ta da sei conchiglie messe 
assieme. La direttrice, una 
signorina dai modi scmpli-
ci 9 modestt, che si csprt-

me lentamente, ma con si-
curezza, discute a lungo 
con me su tutto il lavoro 
che la sua colonia svolge 
durante la giornata. Rico-
nosce, per csempio, che 
non c'e statu da parte del 
suo collettivo un'attivia dl 
ricerca vista da un punto 
di vista critico. < Si fa si 
dell'attivismo —• dice — in 
quanto le bambine cerca-
no, compongono, scrivono 

e disegnano per conto loro, 
senipie sotto la nostra di
rezione, e nssocondano in 
tal modo, sia l'inclinazione 
personnle che il gusto este-
tico, ma senza atTondare le 
radict della ricerca p»r 
darsi ragione di cio che 
avviene e di cio ch'6 avve-
nuto in tutto cio di cui ai 
servono. Per esempio la 
conchiglia viene cercata, 
colorala, composta con ni
tre pur formare graziosi 
oggettini o degli autentiri 
soprammobili, ma non si 
pongono il problemn della 
provenienza, e della for-
mazione e trasformazione 
di essa >. 

Si tratta dunque di un 
tipo di attivisnio che 
manca dei contcnuti cho. 
costituiscono la base di 
ogni impostuzlonc educati-
va moderna. 

Ecco, dunque, tre colo
nic completamente diverge, 
che rispecchiano, se DO-
gUamo, la situazione a cui 
siamo giunti in questo de-
licato settore, ancora scar-
samente sviluppato, so
prattutto se si pensa a cio 
che in altri paesi si e fatto. 

Albino Bernardini 
Nelle foto: tre aspetti 

della colonia delle Ferrovie 
deilo Stato di Porto San 
Giorgio. 

le riviste 

La scuola 
e il tempo libero 

Quest'estate, alia chiusura di un anno scolastico che ha visto 
1'imzio della Scuola Media Unica, un po* tutte le riviste hanno 
corcato di fare un bilancio di questo importante esperimento. 
Particolarmente significative ci sono sembrate piii che le pub-
blicazioni specificamente pedagogichc, quelle che hanno rife-
nto le opinioni piu vive delle famiglie. degli alunni stessi. 
ucgli insegnanti impegnati che hanno tentato di realizzare la 
r.forma concretamente, superando le difficolta create da coloro 
che l'avcvano fatta a tavolino, senza una sufflciente conside-
razione della realta. 

Su questo punto. del resto. sono quasi tutti d'accordo: sia 
sul n. 79 di Not donne, per esempio, che sul n. 5-6 de 71 Gior-
nale dpi genitori troviamo un apprezzamento in generate posi-
tivo sullo spirito democratico e avanzato della nuova scuola 
media, ma anche una preoccupata constatazione delle sum 
gravi deficienze di attrezzature, di insegnanti. di struttura 
organizzativa 

Sono questi forti ritardi che impediscono alia scuola di 
svolgere un'opera di formazione intcgrale dei giovani e dl 
costituire, anche al di fuori deH'ambito scolastico. un fattore 
educativo di tutto l'ambiente sociale. Si pensi. per esempio, 
p.l periodo attuale: quanti ragazzi hanno potuto godere vera
mente delle vacanze? E soprattutto quanti di essi hanno potuto 
avere delle vacanze anche educativamente soddisfacenti? La 
scuola, infatti. tolti pochi e validi esperimenti. non si preoc-
cupa affatto dei problemi del tempo libero dei ragazzi e dei 
giovani ,„—»,«» 

Nel n. 5 del Tempo libero. la rivista mensile dell ENAL 
troviamo un articolo di Lulgi Volpicelli sulla questione. Not 
dissentiamo dalla tesi dell'autore. secondo il quale la scuola 
oggi riesce a - preparare il lavoratore - ma non ad essere 
- educatrice dell'uomo ~. perche non crediamo possibile sdn-
dere i due aspetti e istruire un tecnico che non sia insieme 
un uomo autonomo e un cittadino cosciente. ma condividiamo 
la sua affermazione per cui la scuola deve allargare la sua 
area educativa e guidare non solo alia professione ma anch* 
a'.l'uso personale e umano del tempo libero. 

II tempo hbero. pero. non deve offrire solo soluzioni. ma-
gari intelligent!, ma individual! e disimpegnate: il giovane 
d**ve anche vivere il suo tempo libero come tempo di espe-
rienze sociali. di presa di co-cienza critica. di sforzo di rin-
novamento. In questo campo le associazioni giovamil auto-
nome. anche <e contrastate spesso dalle autorita scolasticbe, 
possono svolgere una preziosa funzione nella maturazloo* 
delle nuove generazioni 

Della vita associativa dei giovani e del suo valore demo
cratico accenna Mario Spinella nel n. 23 di Rinascita, constn-
tnndone l'autonomia nspetto ai movimenti politici istituziona-
lizzati. ma notnndo anche la necessita di un rapporto dialetttco 
con esM. proprio perche ogni gruppo giovanile possa dare fl 
cUO contributo di <=timolo e di critica al lavoro e alia vita dei 
pr.rtiti. specie di quelli della sinistra che hanno gli stessi oWet-
tivi di progresso e di rinnovamento. 

Su questa stessa linea si e mossa la rclazione di Carlo Pa-
gliarini al Convegno Arci suH'associazionismo giovanile. svol-
tosi a Reggio Emilia nel febbraio scorso. di cui sono stati pub
blica ti recentemente gli Atti. AH'interessante Convegno. perb, 
ha costituito una nota stonata 1'intervento del prof. Franco 
Lumachi. che ha abbozzato quasi una metafisica del contrasto 
tra giovani e vecchi. riunendo sotto 1'insegna della - restaura-
zione- Adenauer, Petain e Stalin' 

E" chiaro che solo con una concezione piu organica del rap
porto tra adulti e giovani e con una valutazione piii prudente 
dei problemi mterni del movimento operaio, si pub stabilire 
un nesso fecondo e dialettico tra la scuola e le attivita del 
tempo libero. tra i partiti e le associazioni giovanili: in realti. 
«ia la scuola che i partiti dovrebbero essere le strutture civili 
in rapporto alle quali i giovani potrebbero stabilire un con
tatto con la societi e dare il loro contributo critico al pro-
gresso del paese. 

Luciano Biancafrtli 


