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la scuola 
Si e iniziato I'anno scolastico '64-65 

UN ALTRO ANNO Dl 
MALATTIA 

PER LA 
SCUOLA 

Roma: turni 
a ciclo continuo 
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La riapertura delle scuo-
le riproponc ancho quest'an-
no vecchi e gravi problemi. 

Cerchiamo di s intet i /zar-
ne alcuni: 

EDILIZIA Nel 1963-64 ' i l 
fabbisogno di aule era stu-
to valutato in 124.700. Cosa 
e stato fatto? N e sono state 
costruite, da allorn, circa 
15.000. Mancano ancora, 
dunque, quasi 110.000 aule, 
mentre la popolazione sco-
lastica, in costante aumen-
to, e arrivata a 7.322 000 stu-
denti . La situazione e dun
que rimasta identica. Ma 
non si puo chiedere che la 
scuola assolva ai suoi com-
piti di formazione e di edu-
cazione dei cittadini se i 
bambini , i ragazzi, i giova-
ni vengono ammassati in 
c a u l e > (chiamiamole cosi) 
di • fortuna o costretti ai 
« doppi » o ai « triph * turni. 

SCUOLA MEDIA UNICA 
La volonta di risparmiare a 
qualunque costo sul le spal-
le di chi v ive del proprio 
lavoro e, oltre questo mo
tive* « congiunturale >, di 
impedire l'attuazione e lo 
sv i luppo delle pur caute in- ' 
dicazioni posit ive contenute 
nel la < riforma » ha indot-
to il ministro della Pubbli-
ca Istruzione a introdurre 
« novita * molto negat ive 
nel secondo ciclo della scuo
la dell'obbligo per i ragaz
z i dagli 11 ai 14 anni. Mol-
te catted re di Lettere ven
gono * divise » fra due in-
segnanti , i quali faranno co-
si il lavoro fino ad oggi 
svo l to da tre. Ma cosi, men
tre non viene risolto il pro
b l e m s della formazione di 
un numero sufficiente di do-
centi quaiificati, si spe/./a 
il principio della continui
ty e dell'unitarieta dell'in-
segnamento e si impedisce 
di fatto la realizzazione del
la scuola a « pieno tempo >. 

ISTRUZIONE SUPERIORE 
Tutti i settori successivi al-
Tobbligo si ripresentano con 
le loro arretrate strutture 

La disorgani/zazione, la 
dispersione caratterizzano 
quel lo dellMstruzione pro-
fessionale, dominato dalle 
iniziat ive e dagli interventi 

s ionale) e di umiliazione 
della scuola pubblica. 

II ministro Gui ha fatto 
molta pubblicita, in questi 
giorni, al Disegno di legge 
per l'edilizia scolastica pre-
sentato al Senato martedi 
scorso: si tratta perd, com'e 
noto, di un provvedimento 
a « breve termine >, che non 
pud modificare sostanzial-
mente le cose. 

. Intanto, i ritardi, i conti-
nui, inammissibil i , rinvii 
nella presentazione del 
« piano poliennale di ' svi
luppo > hanno aggravato 

sempre piu la situazione, che 
, e venuta precipitando ed 
assumendo aspetti di s e m 
pre maggiore drammatieita. 

Adesso il « piano > e pron
to. Qunndo sara presentato? 
A giorni, si dice: ma gia si 
parla, nel lo stesso tempo, di 
contrast! che dividerebbero 
la maggioranza, i d c. e i so-
ciahsti, sulla sua imposta-
zione e i suoi contenuti D'al-
tra parte, le prime notizie 
non sono rassicuranti (basti 
pensare, per portare solo 
un esempio, nell'attesa che 
il documento sia pubblica-
to e che sia possibile una 
sua valutazione approfondi-
ta, al fatto che il < piano >, a 
quanto sembra, propone di 
mantenere in vita gli Isti-
tuti Magistrali, che sono 
falliti sul piano culturale e 
pedagogico, ma dove il cle-
ro t iene saldissime posi-
z ioni) . 

L'anno che si apre in que
sti giorni sara dunque un 
« anno caldo > per la scuola 

• italiana. Si trattera di con-
trapporre un'alternativa de-
mocratica e avanzata alle 
scelte conservatrici che la 
DC e il governo ripropor-
ranno. Al io svi luppo unita-
n o e al successo di questa 
battaglia dara certo un for
te contributo l ' imminente 
iniziativa dei parlamentari 
comunist i , i ' quali presen-
teranno in autunno un com-
plesso di proposte di legge 
— sull 'autonomia e la de-
mocrazia nella scuola, la ri
forma dei settori tecnico-
professionale e secondario 
s u p e n o r e , la formazione e 
il reclutamento degli inse-
gnanti . l'edilizia scolastica, 
la regolamentazione (nolle 
l inee indicate dalla Costitu-
zione) dei rapporti fra scuo-

Nei nuovi 
quartieri 

non e'e spazio 
per la scuola statale 

Bambini all'usclta della scuola elementare • Pier delle Vigne», a Roma, lerl mattlna. 8ono In tutto aette aule, parte In un 
prefabbricato e parte In una palazzina vecchla e cadente. Tutt'intorno un mare dl cemento. 

L'inizio del nuovo anno scolastico ha riprovosto all'attenzione delVopinione pubblica i gravi mali 
da cui e colpita la scuola italiana, mali che riguurdano i snoi programmi, la orgunizzazione del corpo 
insegnante e innanzitutto le sue strutture e le sue attrezzature piu elementari; gli edifici scolastici 
gran parte dei quali non sono che vecchic case riudattate, insufficienti. 

A questo proposito la situazione della scuola italiana si e andata via via aggravando ncgli idtimi 
anni, negli anni cioe della piu sfrenata speculazione edilizia e del caos urbanistico. Sc nc ha un dram-
matico quadro dalle brevi corrispondenzc che pubblichiamo in questa pagina: cronaclie del «primo 
giorno di scuola» che sono in gran parte denunzie di una situazione catastrofica che Vintervento go-
vernativo non ha saputo per niente alleviare. 

Un quadro che non potru essere modificato 9C non si viodificano radicalmente gli attuali indirizzi e 
non si interviene jacendo del rinnovamento della scuola uno degli obtcttiin cardinc della programma-
zione democratica. 

Mancano 3.000 aule - Piu asili confes-
sionali che asili statali - Arrivano solo 
ora le aule promesse 4 anni fa da Bosco 

Esattamentc come un anno 
o duo anni fa, a Roma la rta-
pertura delle scuole e stata 
tori piu un fatto - ufflciale » 
che una vera realta. La * mac-
ctiinu » scolastica stenta a met-
tersi in moto, e in molte scuo
le i prcsidi non sono ancora 
in grado dl fissare stabilmen-
te i turni per le varie classi. 
Turni doppi, naturalmcnte: al 
mattino una parte degli alun-
ni, nel pomvriggio un'altra 
parte La struarande maggio-
ranza delle scuole dovra rc~ 
golarsi cosi. E, come gli anni 
scorsi, sorgeranno mille pro
blemi dlversi, perche non tut-

dei privati (aziende o ordi- la pubblica e scuola priva-

u' 

ni re l ig ios i ) , che si sottrag-
gono a qualsiasi pubblico 
controllo. 

La suddivis ione n g i d a -
m e n t e gerarchica, classista, 
degli studi secondari supe
rior! — fondata su un Li-
ceo < privi legiato », il « clas-
sico », e su alcuni Licei < sa-
telliti > (scientifico, artisti-
co) e < sottolicei > (istituti 
magis tra l i ) , continua a fre-
nare ogni possibihta di svi
luppo e di progresso ideale, 
culturale e pedagogico - di-
datt ico 

LA DEM0CRA2IA NELLA 
SCUOLA T l U t a ia V l t a del
la scuola. dai primi gradini 
deirinsegnamento, su su fi
no all'Universita, continua 
ad essere regolata con prin-
cipi burocratico-amministra-
tivi, autoritari. Nessun in-
tervento per la democratiz-
zazione dei suoi ordinamenti 
e delle sue strutture e stato, 
finora, realizzato 

SCUOLA MODERNA ,., 
scuola matema statale. im-
pegno del centro-smistra. 
non e'e ancora Intanto, il 

, ministro esalta la « funzio-
ne estremamente positiva » 
delle scuole confessionali e 
staneia consistenli contribu-
ti in loro favore 

SCUOLA PRIVATA ., pro. 
blema decisivo dei rapporti 
fra scuola pubblica e scuola 
privata non e nsolto. La cn-
si di governo dell'estate 
scorsa non ha migliorato o 
chianto la situazione Anzi: 
e sempre piu cvidente la 
volonta della DC di portare 
avnnti la sua tradizionale e 
anticostituzionale politica di 
consolidamento e sviluppo 
d«| wttore privato (confes-

ta — che costituira un'am-
pia e organica base per il 
iinnovamento democratico 
delle antiche strutture sco-
lastiche italiane. 

FIRENZE: fallito il piano 
delle prefabbricate 

Mancano le aule: 
ffflviofo per molti 
il «primo giorno» 

FIRENZE, 1 
Lc scuole si sono apcrte oggi per 45 mila raga/zi fiorcn-

tmi Molli sono. tutiavia. quelli che cominccranno lc lczioii 
solo fra qualche scttimana: mancano ancora mo'.tissime aui--

Per quanto concerne la scuola dcll'obbfcgo. gh otto edif'r; 
profnbbricall che n\Tebbero dovuto essere pronti per ia 
apertura dell"anno scolastico 1964-65 non sono ancora stau 
allestiti, solo sei di ess! saranno pronti per una data inter
media. fra il 15 ottobre e il 30 novembre. Gli altri edifici, 
per un totale di 14 (e con qucstl. secondo le autonta scola-
stiche dovrebbc essere copcrto il fabbisogno ediluio per Rh 
otto anni della scuola deH'obbllgo). saranno pronti per i 
primi dell'anno prossimo. Fino ad allora. dunque, gli stu-
denti fiorentinl saranno snttopostl al drammatico tran-tran 
dei doppi e tripli turni. delle cule sovrafTollate Un discors-j 
diverso. invece. deve essere fatto per le scucle superior! 
i licei. i ginnasi florentim sono ospitatt ancora (e chissa fino 
a quando) in vecchi e decrepit! edifici gia sede di conventi. 
caserme. La popolazione scolastica cresce continuamente di' 
numero, le strutture restano invanate, inadeguate, comun-
que alle necessita 

lTn dato intercssante e. per moltl versi preoccupante, 
e quello relativo ai numero di ragazzi che finite le elemen
tari non continuano la scuola dell obbligo Lo scorso anno, 
secondo una indagme del servlzio sociale scolastico. il 5<7 
del Itcenziati dalle scuole elementari non si e iscrilto alia 
prima media. Di quest! il 65<£ e costituito di bambinc. Le 
giustificazioni addotte sono di diverse natura. 11 25% dei 
genitori ha dichiarato di non poter sostenere lc spese per 
la prosecuzione degli studi; il 40«i ha giustiflcato la intcr-
ruzione degli studi con lo scarso rendimento dimostrato dai 
ragazzi; il 1 3 ^ ha interrotto gli studi per motlvl di salute; 
il 2 1 ^ non ha saputo fornire motivi. 

tc le famighc sono in grado 
— spccialmente nel COAO di 

famiylie che abbiano piu bam
bini da mandare a lezione — 
dt poter seguire la scuola nei 
suoi difficili orart, che, pur-
troppo, ussomigliano sempre 
piii a quelli di uno stabili-
mento a ciclo continuo. 

E' stato annunciato nei gior
ni scorsi, con una punta di 
moderato ottimismo, che nelle 
scuole elementari e medie 
:aranno aboliti con tutta pro-
babihla i tripli turrit Nep-
parc per questo, si badi bene, 
vi e completa certezza; il fat
to tuttavia che si presenti la 
gencralizzazionc del doppio 
turno quasi come una «rea
lizzazione », dice da se, senza 
blsogno di ulteriori splega-
zlont. quali siano i drammi 
fhe vlve tutta la scuola pub
blica a Roma. 11 Comune ha 
annunciato di avere realizzato 
circa mille nuot?e aule, tra 
edifici reccntemente costruiti, 
padiglionl prefabbrlcatl e ap-
partamenti (o locali vari, che 
vanno dai • fondi « destinatl 
ai negozl alle sacrestle) tra-
sformati frettolo'samente in 
scuole; resta tuttavia un deficit 
di circa trcmila aule; il pro-
birma dell'edilizta scolastica e 
stato qnindi appena scalfito: 
la costruzione di nuovi locali. 
nel migliorc dei cast, non ha 
fatto altro che tener dietro 
(malamente) al processo ac-
celerato di urbanizzazione dl 
questi ultimi anni. che ha 
vlsto crescere la Capitate al 
ritmo di centomila person? 
ognl anno. 

II fabbisogno di aule e for-
temente concentrato nella 
mastfecia cintura dei quartieri 
nati e crcsriutl negli ultimt 
dieci anni. Nei soli nuclei edi-
lizi sorti a cavallo della via 
Tiburtina, per esempio. man
cano circa cinqueccnto aule: 
San Batllio. quartiere Quasi 
interamente costruito dall'lstl-
tnto delle case popolari. a-
vrebbe necessita di almeno 
cento aule e nc avra invece 
29; Pontc Mammolo ne avra 
died al poUo delle 78 che 
sono considerate il minima 
indlspcnxabile (negli anni 
scorsi. a parte i turni. i bam
bini di Ponte Mammolo anda-
vano a lezione dixponendo*l 
tre per ogni banco) 

Va da se che una tale si
tuazione fornixce ampio spa
zio per la scuola Drirata (con-
fcssionale, nel 90 per cento 
dei ca*i). che infattl si pre-
senta agguerrita, attivissima 
ed in posses*o di mezzl enoi-
memente piu grandi ritpetto 
a quelli della scuola pubblica 
Nel settore della scuola ma-
terna, ancora due anni fa. la 
scuola rrubblira nntera o^fit-
tare solo poco piu di renti-
mila bambini rir-netto aoli ol
tre 23 mila degli asili rell-
giori: ma forth*ima e la pre-
< r o do* pn'rati anche n*l-
Varcn delle elementari. delle 
medie. delle mnpirtrali e in-
fine. con nuore imziatirr. del-
Vislruzione professionale In 
molti nuori qnariicri. come 
Cinccitta. Tiburtino. Aurelio. 
rircri-ione aoli l*tituti priratl 
direnta per molte famintle. 
pre^toche obbliaatorin. data la 
situaziore di crisi delle scuole 
pubbliche 

In aUre zone di n^celerata 
esvnnt-one urbnt.-^iica e di-
rrntatn vn vrohlema nerfino 
trprarr i terrrni 7icre*<nri per 
far naicerr le scuole M dorr 
occorrnno FT stato, auesto. per 
an~i ed annK uno dei capitoli 
deUa battanVti contro la <pr 
culazione delle aree: e alcuni 
svecevi sono stati slrapmtL 
rrcentemenle. quando i romn-
nftfi tnnn riusciti ad esten-
dere le percentvali dei ter-
renl de*tinati a serriH pub-
hliri del piano regolatore r 
nunndo — in occasione del-
Vivprornzione del piano della 
irnae 167 — hanno nffenufo fl 
hlocco di qua** tutte le are? 
rima'te dixvonihili (crca 40 
ettari) nri o'>«rt|>ri pju asfit-
tid e torraffoUati 

IJP aule prefabbricate pro-
mer*e ouattrn anni fa (come 
rap'fiitsnmn ritrnrato di emer-
geiza) dall'allora ministro 
Bosco, sianno arricando ^ol-
fanto ora, e un po' per rolfa, 
quasi col contagocce. Andan-
do di questo passo. e Impox-
sibilc azzardare qualsiasi pre-
rWone per Vavvenlre. 

Genova 

In crisi 
dagli asili alia 

Universita 
Un caso esemplare: quel
lo dell'isfilufo induslrlale 

« Monfezovetto» 

Milano: falljlo il 
(( piano » del Comune 

Costruite 
meno di meta 

delle aule 
previste 

Napoli: le scuole 
nei « bassi » e nei solai 

Aule senza 
cattedra per 

mancanza 
di spazio 

GENOVA, 1 
I vecchi ed insoluti proble

mi della scuola si sono ripre-
sentati stumani ai centom la 
glovani genovesi che hanno 
affrontato il primo giorno in 
classe: un primo giorno teo-
r:co, perche mancano ancora 
gli insegnanti e molte aule 
nelle quali allogare i ragazzi. 
II caso piu clamoroso, per ora, 
e quello dell'istituto tecnico 
industriale di stato «Monte-
zovetto>». Nella succursale di 
salita Fieschine, infatti, e sta
ta rifiutata riscrizione" di cir
ca cinquanta ragazzi, la mng-
gior parte ripetenti L'ammi-
nistrazione provinciale di cen-
tro-sinistra non e stata in 
grado di reperire due aule 
nelle immediate adiacenze del 
vecchio edificio che ospita la 
scuola ed i ragazzi, alcuni dei 
quali hanno gia versato le tas-
se di iscrizione, si sono tro-
vati di punto in bianco, sulla 
strada. Un altro foglietto. ap-
peso sotto l'elenco dei nomi, 
comunica che gli alunni pos-
sono iscriversi in altri istituti. 
di diverso indirizzo Al termi
ne del primo anno di corso. 
se promossi. potranno chiedere 
il passaggio alia seconda clas
se dell'istituto tecnico indu
striale. 

E' una situazione parados-
sale: per cinquanta ragazzi oc-
correrft infatti frequentare un 
anno dell'istituto per geome-
tri, o addirittura il nautico, 
per riuscire ad essere amines-
si all'indirizzo di studi d.i loro 
prescelto. La situazione del
l'istituto - Montezovetto - e 
comunque comune a tutte le 
altre scuole cittadine. ospitate 
nella stragrande maggioran
za in vecchi edifici p?trizi. or-
mai cadenti. oltre ad essere 
inadatti per un normale svol-
gimento delle funzioni peda-
gogiche. Dalla scuola materna 
airilniversita. a Genova. si 
pu6 dire che tuttr. l":struzione 
pubblica attraversi una grave 
cr:si La piu appariscente e 
tuttavia quelli che travaglia 
la scuola degli ordmi inferio-
n. fl 15*^ degli msegnanti non 
e stato ancora nominato e di 
con.seguenza una grojsa fascia 
di classi rimnngono privc di 
docenti Anche per quanto ri-
guarda la carenza di aule il 
problema e ancora grave Ol
tre ottanta sono i doppi turni 
nella scuola media ed il nu
mero aumenta in proporzione 
per le elementari. In tutta la 
provincia la popolazione «co-
la^tica ^ cre^ciuta quest'anno 
del 7 per cento m**ntre le at
trezzature sono nmaste. ?o-
^anz.almente. quelle dello 
scorso anno 

Doppi turni in ogni tipo di scuola Su 5716 classi «funzionanti >> vi 
Non meno di 30 alunni per classe 

MILANO. 1 
A Milano e provincia gli studenti che oggi 

hanno iniziato ufiicialmente la scuola sono 
piu di 370 mila. II vero e proprio anno sco
lastico in effetti, come orario e lezioni rego-
lari, comincera per alcuni settori della pub-, 
blica istruzione fra qualche giorno e solo 
fra qualche - settimana per altri. I ragazzi 
della scuola dell'obbligo ed i giovani dei licei 
e delle medie superiori, infatti, affrontano 
la fatica scolastica scaglionati: e questa una 
tradizione che evita in parte l'esploslone sin 
dall'inizio delle contraddizioni e delle defl-
cienze e prepara gradualmente gli studenti 
alle fatiche del primo trimestre. 

Nonostante questo consueto accorglmento 
e possibile sin da oggi indicarc con sicurez-
za quali saranno i punti piu deboli della 
scuola milanese. Nel settore dell'obbligo, le 
medie hanno le strutture piu deboli ed in
sufficienti. Nelle prevision! del piano qua-
driennale 'C2-65 la giunta di centro sinistra 
del comune di Milano aveva programmato la 
realizzazione di mille aule in questo settore. 
Si badi bene che questa cifra, per ammissio-
ne stessa degli amministratori comunali, non 
costituiva il fabbisogno, ma bensl quanto era 
possibile realizzare. A pochi mesi dalla sca-
denza del piano quadriennale, le aule costrui
te sono appena 492 e 608 quelle ancora da 
approntare. 

Di qui l'esistenza ancora di doppi turn! in 
diverse scuole, la impossibility dl effettuare 
dopo scuola, un complemento questo di estre-
ma importanza della nuova scuola media 
unificata. 

Ed ancora alia mancanza di un intervento 
appena appena sufficiente dell'amministra-
ztone provinciale dobbiamo Ia carenza vcr.i-
mente grave degli istituti tecmci industrial!. 
E' stato calcolato che. per fronteggiare la 
situazione, sarebbero occorsi In sci anni a 
cominciare dai '63. almeno 15 mila posti 
scuola in questo settore. La provincia ha in 
costruzione in citta appena 10 aule. non an
cora collaudate. che non sono neppure suftl-
cienti ad ospitare i nuovi iscritti di quest'an
no. E* stato quindi necessario ricorrere a si-
stemazioni di fortuna. 

Si sono addirittura prcse in affitto aule 
iallo Stato (gli istituti professionali di Sta-
;o hanno posti disponibili perche i pro
grammi fumosi e la mancanza di un titolo 
di studio alia fine dei corsi allontana gli 
studenti per cui la provincia di Milano paga 
un regolare canone. Doppi turni anche nei 
licei scientific!; per questo settore 1'ammini-
strazione. nel suo piano sessennale. aveva 
previsto un fabbisogno di piu di 8 mila po
sti scuola e firo ad oggi ha iniziato la co
struzione in citta di un solo liceo con circa 
30 aule 

Elementari per il settore dell'obbligo. isti
tuti tccnici commercial! e licei cla^sici per 
le scuole superiori godono di una situazione 
di relativo favore: l'indice di affollamento 
non seende pero mai al di sotto dei 30 alun
ni per classe e rende quindi estremamente 
difficile l'applicazione dei nuovi metodi di 
insegnamento soprattutto nelle elementari. 

sono solo 3800 aule 

NAPOLI. 1. 
' Oltre quattrocentomila, souo, tra Napoli 
e provincia, i ragazzi, che hanno iniziato 
I'anno scolastico nelle elementari e nelle se
condario. 

Una tale massa di scolari, richiede la mo-
, bllitazione di un enorme organlsmo: dire-

zionl - didattiche, insegnantL bidelli. perso-, 
t nale sanltario, attrezzature, materlale,- e, so-

• prattutto, com'e naturale, le aule. Aule in 
• uumero sufficiente per assicurare, indipen-

dentemeute da ognl discorso sulla valldita 
dei metodi. un insegnamento quanto meno 
sufficiente. 

In realta, quello che si fe messo in moto 
in que3ti giorni e un organismo veochio e 
carente sotto ogni punto di vista, che non 
pu6 in nessun modo costitulre la base di 
una preparazione.efficace e moderna. 

A Napoli e nell's sua provincia, il proble
ma si presenta con carattenstiche partico-
larmentu drammatiche, che ne fanno un set-
tore ovc piu urgente che mai si mostrn la 
necessita di un intervento massiccio dello 
Stato, un intervento che si inserisca orga-
nicamente sin nell'ambito delle linee di svi
luppo urbanistico previste da un piano re
golatore cittadlno e comprensoriale, sia nel-
l'ninbito dei nuovi indirizzi di insegnamento 
per quel che concerne attrezzature, mate-
riale didattico, assistenza, ruoli degli inse-
ynanti ecc. 

Attualmente nella sola Napoli, su 5.716 
classi - funzionanti «• elementari e seconda-
rie. si dispone di appena 3.800 aule. Ma la 
situazione, sarebbe meno drammatica, se tut
te le aule disponibili fossero anche prati-
cabili. Sta di fatto che di questo 3 800, ben 
2 190 sono allogate in ambient! adattati alia 
meglio o presl in fitto. del tutto inidonei ni 
Lni della scuola. per motivi igienici e fun-
zionali Nt» si pu6 nffermare che le restantl 
1 700 r.ule, cosiddette -appositamente costrui
te -. siano effettivamente adeguate alio scopo. 

N'el corso deH'ultimo anno, intanto la si
tuazione edilizia e andata pe^^iorando. Al-
cune - prime pietre - furono messe due anni 
fa. per tre scuole, in altrettantc zone citta
dine, ma a tutt'oi»gi, nessuno deali edifici 
e pronto. Anzi. per quel che nguarda uno 
di essi, quello di via Manzoni, alia prima 
pietra. non se n'e mai aggiunta una seconda. 

Gli ambienti vecchi sono ancora piu logo-
ri e o \o sono stati decisi lavori di rattoppo, 
quest, sono cominciati con tanto ritardo che 
I'anno scolastico non s'e potuto inauuurare, 
come capita appunto alia scuola - Vittoria 
Colonna -. 

In conclusione. cominciando da oggi, an
che per quest'anno scolastico, si avranno dop
pi e tripli turni e lc leziom saranno ridot-
te ad fdrune ore. non piu di due o tre, di 
ibernazione in aule affollatissime. strette. 
oscure, r spesso umide ove. in qualche caso. 
rome in una aula della scuola - Altobelli -. 
:ion e'e la cattedra dell'insegnante per man
canza di spazio 

Non e certo sotto buoni auspici che inizla 
quindi il nuovo anno scolastico e ci6 perche 
vecchi problemi si trascinano per decenni, 
coititu-'ndo anche un serio ostacolo ad un 
buon -<.v\io dei nuovi programmi di insegna
mento 

B o l o g n a : successi n e l d e c e n t r a m e n t o 

Da quindici a quarantadue 
le sedi di scuola media 
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Premio Omegna 
1964 , 
Roberto Battaglia 
Risorgimento 
eResistenza 
Nuova biblioteca dl cultura 
pp 400 L 3 500 
Classi dirigenti e Iniziati
va popolare dalle guerre ell 
Indipendenza alia lotto ar* 
tlnazlsta 

VlttoHo Strada 
Letteratura 
sovietica 1953-63 
Nuova biblioteca 
dl cultura 
pp 368 L 3 200 
Un ampio quadro della let
teratura sovietica da Slmo-
nov a Dudintsev da Evtu-
eenko a Kocetov da Solzo-
nytsin a Ehrenburg 

Eduardo De Filippo 
Peppino Girella 
I narratorl 

pp 400 L 3 000 
Un dramma vero dl uoml-
nl veri. una storla Italiana 
riproposta In volume t l 
pubblico del telespettator) 

Gian Carlo Ferrettl 
Letteratura 
e ideologia 
pp. 380 L 3.800 
Uno scorcio illuminantd 
della letteratura italiana 
contemporanea 

Arturo Glsmondl 
II mondo 
con le antenne 
pp. 328 I 2.000 
L'industrla televislva • I 
suoi effetti sul costume • 
la cultura del nostro tempo 

Nella collana - ' 
Enciclopedla tascabile 

V. Gordon Childe 
L'evoluzione delle 
societa primitive 
pp 192 L 800 
Gli itinerarl percorsl dalle 
civilta primitive attraverso 
I millenni. nel piccolo ca
po lavoro di uno dei piu 
grandi archeologl contem-
poranei 

Maurice Dobb 
Sviluppo econo-
mico e paesi 
sottosviluppati 
pp. 80 L. 450 
Una brillante analisl del 
rapporti tra capitalismo 
monopolistico e paesi sou 
tosviluppati 

Hilalre Cuny 
Pavlov e la teoria 
dei riflessi 
condizionati 
pp 208 L 800 
Una chiara e completa 
esposlzione della teoria 
dei riflessi condizionati 

John Reed 
Dieci giornf 
che sconvolsero 
il mondo 
pp. 296 L 900 (rlstampa) 

II plii bel libro che sia mai 
stato scntto sulla Rivoiu-
Zione di Ottobre (II Gior-
nale del Mattino) 

' " BOLOGNA, l. 
D e c m e di migliaia di 

bambini e ragazzi della 
scuola e lementare e media, 
inferiore e superiore, han
no parlecipato oggi alle ce-
n m o n i e di apertura del
l'anno scolastico. dopo le 
vacanze est ive. Non e an
cora possibi le disporre dei 
dati esatti degli iscritti ai 
vari ordini di scuole; sia 
il P r o w e d t t o r a t o agli studi 
che rAssessorato comuna-
le all' istruzione completc-

ranno infatti in questi gior
ni il computo degli a lun
ni e degli studenti II Prov-
veditorato ha tuttavia fin 
d'ora rilevato c h e il nu
mero degli studenti bolo-
gnesi « aumenta vert igmo-
samente », e particolarmen-
te nella scuola e lementare 
e media . 

Alia grande espansione 
delle scolaresche ha fatto 
riscontro un accelerato pro
cesso di decentramento del
le sedi scolastiche, che ha 

consentito di risolvere i 
numerosi e grossi problemi 
degli spostarr.enti di mi-
giaia e migliaia di ragazzi 
dalle loro abitazioni alia 
-cuola Negli ultimi anni il 
Comune ha esercitato in 
questo senso un'opera in-
tensiss ima, con l'istitu7io-
ne di un gran numero di 
scuole nei quartieri peri-
ferici, bastera dire c h e dei 
3.924 alunni di scuola e le
mentare aumentat i dai 1960 
al 1964, solo 83 h a n n o fre-
quentato la scuola del cen

tre storico; gli altri 3 841 
hanno la scuola nel quar
tiere in cui abitano Nella 
scuola media i ragazzi fre-
quentanti le scuole ubica-
te nel centro storico sono 
diminuit i , nel quadriennio, 
di 3.192 unita, mentre i ra
gazzi che hanno avuto la 
scuola nel quartiere di re-
sidenza sono passati dai 
917 del 1960 agli attuali 
seimila. In quattro anni , 
il c o m u n e ha aumentato l e 
sedi di scuola media da 
15 a 42. . . . 

Lulsa Levi 
L'educazione 
sessuale 
pp 192 I 7C0 (nstamps I 

Attraverso i consign della 
Levi si pud Insegnare al 
ragazzi come affrontare la 
vita sotto tutti gli aspetti. 
anche i piu scabrosi (La 
Notte) 
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