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cuola 
Un volume di Francesco De Bartolomeis 

Umanesimo 
e pedagogia 

La moderna sociefa indusfriaie ha clafo 

alia vita dell'uomo, menfre la cultura, 

gico-didaftica, e restata ancorata 

Non basta il decreto (praticaniente inosservato) del 1961 

@ sesiza un servizio medico 
E' necessario una riforma che punti su una sfruttum sanitaria decentrata c de-

mocratica e introduce) nella scuola moderni mezzi di prevenzione e profilassi 
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Alessnndro Volta * 

un nuovo aeratfgviva e 

quella pedago-

usfrieil 
Francesco De Barlolnmois torna con un volume 

di piu ampie dimensioni (Formazione (ecnico-pro-
fessionale r pedarjogia dell'inrlustria, Ed. Comunita) ! 
su quei p rob lemi da lui t r aUa t i ne] suo libro Cultura, i 
Iavoro e tempo libera, che a b b m m o recens i to su ] 
VUruta del 29 giugno. Non si creda che questo pm recente I 
volume coslituisca una sernplice, anche se piu ampia, illu ' 
stra/ione delle posi/ioni che 1'A ha iniorno al lemn delta 
rormazione tecnico piofessionale- che, mwre la rifUssinne del 
De Nartotnmeis scmbro a\er acquistato una magginrc prrcisione 
e consapevole/za culturali. pur 

ancora una volta — non 
sempre la sua pagina risu! 
csen e da equivoci. C'e un'in 
tur/.i-mc di rondo, che reiule 
nssa interessantc e suggesti 
va I'^rgomentn/ione dell'A.: la 
mod< rna socieln industnale ha 
dato un volto nuovo all'attivita 
c alia vita in generate del-
1'uorio, mentre la cultura. ed 
in particolare quella pedago-
gico didattica. 6 restata aggan-
ciata ad una impostazione 
pre-industriale. Di qui si svt-
luppa la tematica dell'istruzio-
ne teenico-professionale, intesa 
pero come una nuova dimen-
sione da dare alia cultura in 
generate. In altre parole, men 
tre la porzione fondamentale 
deH'allivita civile e sociale 
dell'uomo moderno (quella la-
vorativa) si svolge a stretlo 
oontatlo con il rnondo dell'in-
dustria o e. comunque, da esso 
influenzata, la cultura conti
nua a nutrire nei rigtiardi del 
iavoro un atteggiamento — 
piii o meno csplicilo — di ari-
stecratico disprezzo c quando 
— com'6 il caso di certa mnder 
na pedagogia (1'A. cita il 
Dewey) - essa si volge a con-
siderare il Iavoro lo fa prescin-
dendo dalla sua dimensione 
produttiva ed utilizzandolo in-
vece come mem fatto educali-
vo. Insomma, i ipedagogisti, 
almeno iinora. non sembrano 
preoccupati di scendere da 
esperti nei particolari per dar 
vita ad una nuova specializza-
?tone. E' come se ricercassero 
nei tenia dell'istruzione teeni
co-professionale soltanto mo-
tivi per aggiornare la defini 
zione di umanesimo Per arri-
rare a questo nan si sentono 
obbligati a comprendere I'uo 
TOO che lavnra, le condiztoni c 
la qualita del suo Iavoro, gli 
strumenti intellettualt che im-
pegna in esso: a penetrarc 
quindi il sigmjicato delle tec-
nologie piu progredite e le con-
seguenze che sul piano indivi
duate e sociale ne derivano > 
(p. 27). Anche quando la peda
gogia si volge ai problem) del 
Iavoro. qucsti — continua 1'A. 

— vengono « prevalentemenle 
considerali in una dimensione 
scolastwa, e inoltre Vinterven-
to di lipo artigianale sulla 
maccluna e sulla materia» 
continua ta costituire una ga-
ranzia di altivita e di parted-
pazione personate v. Porci6 il 
Iavoro si presenta tsopraltut-
to come un metodo attivo e 
concreto di apprendimento *. 

Umanesimo e Iavoro 

Ogni umanesimo che non vc 
da quale ruolo giuoca il Iavoro 
nella vila dcll'iiomo moderno 
e destinato a fallire, ogni pe
dagogia che elabori i propri 
fdeali educativi fuori del rnon
do delle altivita professional! 
non e che vecchia, superata 
pedagogia. Per questo, cid 
c che a noi tnteressa — scrive 
De Bartolomcis — e itwece win 
consider a zione del Iavoro vi 
termini di produzione di beni, 
nei vari sctlori econonuct e 
in una dimensione industriale. 
Questa i' la base da cui svilup 
pare Viadagine pedagogica con 
I'mtito ivdispcnsabile di stru-
vicnti ps'volngic] e sociologici > 
(p. 29). Perche r necessario 
1'aiuto di strtimcnli sociologici? 
Perche I'A. sa bene che al fon-
do della rcalta alienanlc del 
Iavoro v.i rintracciata anche 
(almeno -niche) la dimensione 
di clas.se. propria del capitali 
smo modcrno: dimensione che 
esso non 6 ct'rto andato per-
dendo. pur nei suoi piu re 
centi sviluppi. A di most ra .do
ne di quesla consapevolezza 
dell'A. sta il capitoio VII del 
bbro, che e volto a dotermina 
re — anche sulla scoria di re 
centi studi francesi ~ i termi-
ti in cui oggi si presenta la 

dittatuia di classe della bor 
ghesia Se pure e icro che la 
classe opera ia della sociela 
neo capitalistica vive in con 
di/ioni econorniche miglion che 
nei passato (mighoramentn su 
cui 1'A. invita a non puntare 
troppo. perche il tenore di vita 
va calcolato tenendo presenti 
le necessita. anche psicologi-
che. che il progresso storico 
va costruondo e che nnn sono 
oggi quelle di ieri). se pure 
e vero tutto ci6. e sempre vero 
ehe il potere di decision? in 
sede economica resla tuttora 
in mano del proprietario pri
vate degli strumenti di produ
zione. Per cui oggi, ben lungi 
dallo scomparire, la lotta di 
classe deve assumere una 
maggiort aggressivita c pun-
tare dircttamente alia socia-
lizzazione sia degli strumenti 
produttivi, sia del potere poli
tico. 

Dunque, umanizzazione del 
Iavoro e conseguente supera-
mento dc i vecchi pregiudizi 
« umanislici t enntro di esso, 
propri della tradizione peda
gogica, 

Scuola dell'obbligo 

Sul piano della organizza-
zione scolistica, questo si tra
duce per il De Bartolomeis 
nella pronosla di una nuova 
scuola dell'obbligo II discorso 
che 1'A. 'a, prende le mosse 
dalla con iape\olcz/a dei gravi 
limili ch( quel settore scota 
stico presenta in seguito alia 
riforma del dicembre 1HG2 Non 
basto — sosticne 1'A — * aver 
sgombrata il terreno del trien 
mo term male (della scuola 
media) da anticipazioni profes-
slonali, e quindi aver stabilito 
per legge I'eliminazione lanto 
della post-elcmentare quanlo 
della scuo'a di avviamento pro
fessional di qualsiasi tipo. La 
nuova scuola media (* uera-
menfe nuoija? Gli istituti pro-
fessionali danno un po%to ade-
guato ai compHi di formazione 
generale o si jondano su un 
concetto nnfiusto di professio 
ne? > (p. fi>). In rcalla, De 
Bartolomeis vede bene che ta 
sostanza cullurale drlla nuo
va scuola dell'obbligo. di cui 
viene sollolineato il carattere 
farmativo e ehe anzi si vorreb-
be prolungata nei tempo, 6 an
corata prnprin ai vecchi pre-
giudizi « unianistici ». Con cio 
non si vuol riscoprire la scuo
la professionale. ma si vuol 
dire che la conoscenza dei 
tratti essenziali della moderna 
altivita produttiva. la possibi-
lita di acquisire le prime ca 
pacitA operative sono elemenli 
indispensabili per una moder
na formazione culturalc. E non 
solo per ehi prendera poi la 
strada del Iavoro di fabbnea. 
ma per I'uomo moderno in 
generate. 

«11 tc oro ancoratn alia 
scienza. svolto con lausilio 
della tecnico. capace di dar 
luogo a nuove condiztoni di 
apprendimenlo e di vita sociale 
oltre che alia comprensicne 
delle caratleristtche della no
stra civilla- questo dovrebbe 
cssere uno dei centri della 
scuola media unificata» (p. 
65). Contro questa prospettiva 
stanno vane forze e vari pre-
giudizi: da un lato, il rnondo 
degli impienditori pnvati. che 
non sono certo interessati a 
che i futun lavoratori acqul-
stino una moderna consapevo-
lezza del rnondo, necessaria-
mente rivoluzionaria; dall'al-
tro, gli oitacoh vengono «da 
quelli che sanno di greco e di 
latino t, in una parola « dagli 
umanisti » (p. 65). 

Stefano Garroni 
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Questo Dei rctn pero, atl oltri^ 
qiI,Itiro anni dalla sua promul 
gii/Kine, e pi ilicilllcnt" ini'\asn 
in qu.isi iult'' IL piovince ed i 
(iiiiuiui d'llaha, eosi come I'al 
tro, portante la stessa data ed 
il n 241), sulla isliiu/ione dei 
eentn pei la lotta eontro le 
tiLihittie siici.di 

A quasi un InMro di dislan'n, 
sono quindi sostanzialmente in 
vanale le cnndi?iont che \,(.,iu 
vano nfente nella rela/ione alio 
schema del dcerelo del \%\, se 
tondo le ([tiali soltanto I'll.ttrf» 
della popola/ione scolastica go 
(leva di un servizio sanitano 
• ii'iiaiu/znto ed effinenle, il I6fe 
era assistito in maniera incom 
|)let<i ed il resl.inte 72 2';- era 
praticamenlc abbandonato a se 
hte.sso. Quanto dire, consideran-
do che circa il 30% della popo 
ia/.ionc italiana e raccolta nei 
ca|Kiluoghi di provincia (oltre 
llj milioni su 52,5), che soltanto 
questa parte 6 ammessa ad usu 
fruire. bene o male, di un ser-
\i?io di medicina scolastica, es-
sendone dotati ben pochi dei 
comuni intnori. 

Addehitare questo ritardn al 
fatto che non 6 stato ancora 
emanate il relative regolamento 
di eseciuione fprevisto dal De-
creto stesso nei giro di sei me 

Giacomo Martina S.J. «indica » quali manuali 
•i possono ii essere adottati nelle scuole medie 

La storia e un gesuita 
L'anatema contro Armando Saitta, « maestro del nuovo anticlericali-
smo » - II « metodista » Giorgio Spini - Come Raffaello Morghen ha ce-
duto alle «tentazioni » - Consigliati alcuni fra i testi piu reazionari 

A moltt projessiri arriva a | prie lesi attraverso un'abilc 
casn i/i qitesti giorm. con la scelta di lesti » 
posta, un « Iavoro x del pa Procedura * scorretta *, dun 
dre gesuita Giacomo Martina, \ qU6i tnsinua ,, gesm[a, e ag-
estratto dal volume Studio ed 
insegnamento della storia edi-
(o dalVAVK UCIIM (VVCIIM e 
I'Unione cattohca italiana degli 
uisegnanti medi), net quale 
vengono passali in rassegna t 
manuaU atlualmente in uso nel
le scuole medie superiori. La 
rassegna e assai indicativa, 
anche per lo scopn che si pre-
figge. cioe * guidare » le seel 
le dei docenti. 

Vol dunque la pena verifi 
care quali indicazioni vengano 
dot padre gesuita Non c'e da 
stare alleyn. Giacnmn Marii 
na SJ. com'mcia, tnfatli, con 
due esempt ad deterrendum. J 
testi contro cui viene scaglia-
to I'interdetto sono quelli di 
Gabriele Pepe e di Armando 
Saitta, nonohiante che quest'ul 
timo sia concordemente ritemt
io uno dei put sen, se non il 
mighore, fra quelli oggi in cir-
colazione. Ecco il giudizio sul 
prima « . basta che il Pepe 
affronti qucslioni nguardanti la 
Chiesa, anche solo indiretta 
mente, perche egli perda com 
plclamente Ic staffe. travisi 
persone. falli, epi.sodi. condan 
ni sen/a appello, con un'intol 
leranza ed una unilateralita 
che ricorda l'av\ersione dei 
piu fieri illuministi e dei ra-
dicali del secolo scorso. i quali 
avevano almeno qualche atte 
nuante nelle cucostanzc parti 
eolari del momento ». Non si 
pud dire che tl buon padre 
esprima una validazione sfu-
niata, sia pure dal proprio 
punto di vista Sarebbe per-
no legittimo aspettarsi che es
sa venga ragtonevolmenle mo-
tivato. Ma no! Le < pezze d'ap-
poggio » sono tre o quattro bre-
vi citaziom, avutse dal contesto 

Ancora piii eloquente e la fi 
lippica contro il Trianuale del 
Saitta. < I nuovi anticlerical! 
(.sic') — premetle Giacomo 
Martina SJ, — usano una tat-
tica piii fine ed insidiosa, spo 
stanrio I'attacco dal campo re 
ligioso a quello politico econo 
mico sociale, nascondendo talo-
ra le loro inlenziuni sottc un 
velo umanitario, preferendo far 
parlare gli allri, ccrcando di 
persuadere i letlori delle pro-

giunge, con enfasi: « Maestro 
in quest'arte e Armando Sait
ta ». // pio doccnte cattolica 
dovra, cost, essere spaventato 
come da una predica null'Infer
no durante la settimana santa. 
«" K' tempo che alia storia non 
si chieda piu una fredda com-
prensione. che tutto gtustifi-
chi ". arferma lo stesso Saitta 
nella prefazione della sua an 
tologia " Dal fascismo alia re-
sistenza " ; ' qrave errore pero 
sarebbe U cansiderare questa 
affermazione come un richiamo 
all' tmpeyno dell' uomo nella 
storia. 

II a comunista » 
Saitta 

Uisogna invece stare in 
guardia, auvcrte Giacomo Mar
tina S.J , che t ...questc parole 
... sembrano piuttosto la con 
fessione implieita di chiari pre 
giudizi (non vorrei chiamarh 
postulati). . » E infatti ecco. 
puntualc, la dimostrcizione- in
fant n, il Saitta si sofferma ad 
i analizzare i le dottrme politi 
che del flnbeuf Valtegq'mmcnta 
delle classi ruralt e della loro 
tenia evoluz'ione dal conserua 
torismo al socialismo, il Maui 
festo dei comuni.sti del 18J8 
('< uportato - orrore.' - con 
piofonila aintnira/ione *). ma 
c'e di piii: « Lc origini del co 
muni.smo italiano, i suoi carat 
ten essenziali, i suoi pnneipa 
h esponenti a eominciare da 
Gramsci, la persona di Lcmn c 
la storia della Russia enntem 
poranea sono trattali non solo 
(ed e gia grave, per il buon 
padre) con una certa ampie/.za, 
ma in un tono che sembra ad 
ditare il comunismo come la 
soluzione necessana ed inevi 
labile di tutta la storia re-
cente *>. Peccato che il padre 
ometla un particolare la cui 
conoscenza, a questo punto, di 
venlervbbe di una qualche uti-
Ida per il lettore: Armando 
Saitta. infatti. non e affatto un 
comunista. 

* Liqilidato * cost, comun
que, uno dei testi di maggior 

valore sricntifico. Giacomo 
Martina S J. prende in esame 
allri due manuali- quelli del 
Morghen <> dello Sptm Non ne 
e soddisfattn. Dice fra Valtro 
che il Morqhcn, nonoslante ogni 
sfarzo, « non sa resist ere alia 
ten(a7ione (sic1) di allinearsi 
su posi7io:ii laicistiche nella va-
lulazione dell'opera del Papa-
to dopo Trento .. Ne nman 
gono celate le simpatie del 
lautorc per gli altegginmenti 
anli ecclesiastic! dei pnncipi e 
dei gnverni, il suo anligesuiti-
smo. la sua ammirozione per 
il moderno laicismo. * e via 
di questo passo Quanto alio 
Spini, tin it (orfo di essere « me-
tod;<iia t> (lanto per I'esaUez-
za, non c vero: Giorgio Spini 
e valde-ie) ... e ce lo fa peso-
re. pre mtando il nrote.stante-
stmo 'o una luce * benevo
lo t. net,i lui, come il Pepe, 
come ' Saitta. come il Mor
qhcn, npare dunque « incapa-
ce di ipcrare i consueli pre-
giudi/ Ne il padre gesuita 
pud c> entire fmo in fnndo con 
i testi moderati » del Baric o 
del Dnpre. Gli piace. ad es., 
quello del Bane .. ma anche 
lui, bencdett'uamo, a pende » un 
po' troppo a favore delle « ten 
deivr concilialrici mnnife.slafe 
a Trcnlo dal Pole e dal Con-
[anni D, 

I manuali 
cattolici 

A questo punto, dopo aver 
gmdicatn un po' vecchiotli e 
tradtzionah t testi del Barbado-
ro, del Sdva, del Meht D'Kril 
ed aver cr'Uicato (botild sua) 
i tmpnstaziane esplicitamenie 
reazionana del celcbemmo 
Manaresi (cui, per altro, vie
ne attnbuito a I'mdiscuUbile 
prcgio (ii un dettato facile cd 
attraente »). la rassegna passa 
ad esaminare i manuali « d ispi 
razione cattolica t. E qui casta 
Vaswo! Giacomo Marttna S./. 
dei e tnfalti ripiegare sui testi 
del Rodolico, del Soranzo-Tn-
rantello, del Picotti-Rossi Sa-
balini e del Moroni. Ammette 
che il mamiale del clericale e 
monarchico Rodolico non e pro
prio I'* ultimo strillo * della stn-
riografia italiana e pud, an
zi, diventare controprcducenle: 

per cut, nspettawmentc, lo 
bulla a mare Ne dwerso e tl 
suo atteggmmentn nei coufron 
ti del Soranzo, strenuo apologe-
ta di papa Alessandro VI e 
* troppo benevolo verso il re
gime fascista * Gli restano il 
Picotti Rossi Sabatim e it Mo
roni. che U padre gesuita con-
sigha agli insegnanti come i 
migliori atlualmente sul mer-
cato (insieme al Barie e al Dn-
pre, rispetto ai quali, perd, 
avranno la preferenza, appun 
to in quanto cattolici). Gli pin 
ce, il Picotti-Rossi Sabatim, so-
pratullo perche fra Valtro de 
nuncia i le conlraddizioni del 
marxismo e del liberalismo * 
K gli piace molto, a conti fat-
ti. anche il Moroni. Ma il Mo
roni e uno dei teMi piii reazio
nari in circolazhne I.o stesso 
Giacomo Martina S J. fintsce 
per an,metterlo. sia pure obtor-
to collo: « Molti probabilrnen 
te desidererebbero che fosse 
dato maggior nsallo alle ori 
gini del fascismo. Esso apparc 
sopratutlo come la rcazione al 
disordine bolscevico in cui era 
caduta 1'Ilaha. come la sal-
vczza al pericolo bolscevico e 
un'efficace islituzione per di-
fendere i frutli della nostra 
guerra minaccinti dall'invidia 
degli Allcati e dall'inettiludine 
dei nostri governanti. Nulla si 

Un alunno delle elemental-! al conlrollo del « servizio cfl medicina scolnsllcas istilufto dtiU'Animini-
straziono provinciate democralica dl Flrenzo 

si . ' ) sarebbe semphcislico ed 
insigmi'ieanle, dal moiitentii che 
I'lNAM. ad csempio, e attivo 
da oltre venti anni ancora in 
c.iren/a di regolamento Se mai 
c \ei'o il contrario, e cioe che 
i Mini'-ten compelcnli (in par 
ticolare, Sanita, Istruzione e (.a 
voroj non riescono a Irovare 
un punlo d'mcoritro proprio per 
ehe. si e fatto il cnpeivhio 
sen/a la peutota 

Spieghiamoci megho finche 
si Iratlava di i ispezionare al
meno una volta al mese» le 
scuole e di controllare la riam-
niissione degli alunni asscnti 
oltre i tro giorni, con un'oc-
ehiata alia gola ed alle mani 
(essenzialmenle per evitare il 
contagio della scarlattina, con-
siderata Tunica malattia preoc-
cupante dcll'infanzia era no 
piu che sufficienti le nostre 
strutlure sanitane tradizionali, 
imperniale, specie nei centri 
minori, sulla secolare Coudotta 
medica. 

Quando pero, come si fa nei 
Dcerelo 11-2.-19G1, si comtneia 
finalmente a parlare di « con
lrollo dello sviluppo p.sico so-
matico degli alunni, educazione 
igienico-sanitaria della popola-
zione scolnstica», nonche, e 
spccialmente, di prevenzione 
delle «imperfezioni e malattie 
dentarie e dell'apparato visivo, 
reumatismo e cardiopatic. ma
lattie parassitarie, adenoidi-
smo dislalic e disturb* del hn-
guaggio e dcll'audizione» e 
perfino di «igiene mentalc e 
nutrizione», altera e trop|)o 
evidente che non basta un de-
creto. ma ci vuole prima di 
tutto una riforma. 

Per questo sono finora fat-
liti i tentattvi di stilare un re
golamento, cosi come sono pra-
ticamente insignificanti, se pur 
lodevoli. gli sforzi eseguiti in 
alcune province, quali Peiu-
gia, Firenze. Como, Pa via, 
Alessandria c Genova, ch ap-
phcare i nuovi indiri/.zi di me
dicina scolastica anche alle po-
polazioni extra-urbane. 

Se alfine si riconosce die la 
scienza medica e t'attore cs-
senziale nello studio e ne^li in-
terventi aLti a favorire uno svi
luppo razionale uella persona-
lita psico fisica del fanciullo. 
bi.sogna convenire con gli igie-
nisti piii avanzati che < la 
scuola e elemento base della 
sanita pubblica ed il servizio \ 
medieo-scolastico 6 attivita nel
la quale si concentrano esigen 
ze ed intcressi di assistenza e 
medicina sociale, di educazione 
sanitaria, di pubblica opinione, 
di altivita e coordinamento am-
ministrativi locali, per cui il 
Comune 6 cbiamato ad esserne 
il protagonista princiimle» 
(Maccolini). 

Percid 6 pregiudiziale a qual
siasi tentativo serio di operare 
concrelamcnte in questo setto
re (cosi come in altri non me
no importnnti. come quelli del
le malattie sociali e del Iavo
ro) fornire gli oltre seimila 
Comuni che ne sono ancora pri-
vi, e cioe 1'80% del tolale, pri
ma di tutto di un Ufficio Sa-

diee sulla legge Acerbo, che as i nitario eniciente. dotalo del 
sicurd al fascismo un parla | minimo indispensabile di per-
rnento Iigio ai suoi \oleri. e su! 
china di intimjdazioni e di vio 
lee/a in cui .si svolscro le cle 
zioni del 192-1; " II paese neon 
Fermo la fiducia " , ossemi 
•^emplicemente il Moroni >. E 
tultavia. il padre loda questo 
autore addirittura per « la sua 
insolita ampicz/a d'oriz/onh », 
per i la sua sola preoccupa-
zione di stabibre la venla ». 
per « il suo sfor/o sincero ver 
so una magginrc obiellivila, 
uno sforzo di onesto ccjuilibrio 
c in genere ben riuscuo t. Ec 
co. dunque, a cosa portano tl 
tit'ore ed il doqmatismo del 
< modcrno * e autorevole ge 
suita. Ad assumersi la non lie-
te respansabilila di raccoman-
dare a mighcia di inseflnaiifi 
cattolici uno dei peggiori e put 
reazionari fra i manuali in ado-
zwne. 

m. ro. 

so Teste Unieo I.eggi Sanitane 
del 19U-1, la dove pre.scnvc che 
•i i Comuni provvedono isolala-
mente o uniti in Consorzio al 
servi/io di vigilan/a igienica e 
di profilassi s (Art. :i:i). attrn-
\erio I'Ufficio Sanihirio Comu 
ihile (o Consorzi.tle) 

\.u presen/a di un el'fettno 
Uft'iciale Sanitano Comunale 
(o Con.sor/iaie). nelle vesli di 
igiemsta esperto di oruaniz/a-
/lone dei servi/.i di medicina 
preveiUiva e sociale, e la chia-
ve di volta per potere realiz-
znre, insieme con tante altre 
cose utili ed interessanti, an
che un servizio di medicina 
scolnstica che sin quateosa di 
ben diverse dalla tradizionale 
« ispczione contutnaciale », ca
duta d'interesse anche per la 
relativa svaluta/.iono di luttn 
la pnlologui infettiva. 

Se vorremo far si che la 
scuola, da ambiente di conta
gio, si trasformi in centro di 
sanita fisica e mentale, se \or-
remo anticipare di anni e de-
cenni la scoperta di vizi, di-
sturbi o prcdisposi/ioni deter-
minanti per l'a\venire delt'in-
dividuo (basti pensare al ri-
lievo di un vizio cardiaco in 
eta infantile, anzicb6 alia vi-
siln di leva, quando 6 spesso 
troppo tardi anche per 1'orien-
tamcnlo professionale), non cl 
si pun illudere di oltencre tutto 
cio con delibere od incaricbi 
formnli. ma 6 necessario strut-
turarc un servizio razionale ed 
organico, consorzialo tra Co
muni e coordinato tra Comuni 
e Provincia (come realizzato, 
ad csempio, a Bologna e Mo-
dena), cui presieria un perso
nate allamentc qualificato e 
non unpegnato in altre attivita 
professionals. 

Per fortuna, tra i medici vl 
6 un crescc-nte intcrcsse verso 
quesle speciahzzazioni di ca-
raltere sociale (Igiene, Medici
na Scolastica, Medicina del La-
voro ccc.) cbe contrasla in ma
niera e misura significative la 
tendenza opposta in decremon-

lo \-ci.so altre branche fipica-
mente cliniche (Medicina in
terna, Clururgia, Dermatologia, 
eve). 

Non resta ehe augurarsi che 
ramminislra/ione dello Stain 
e quella degli Knli locali pre
sto eonforlino questa attra/io-
ne, ehe in fondo significa an
che una seel la abbastan/a elo
quente Ira I'eserei/io pubblico 
e quello privEitn di una proles-
sione lipieamente hherale ca
me e ancora considerata la 
medicina. 

Mario Cennamo 

3.102 cattedre a 
concorso neH'istruzione 
secundaria 

II supplemetito ordinario al
ia Gazzetta Officiate n. 176 di 
venordi 16 luglio ha pubblicalo 
il bando del ministro per la 
Pubblica Istruzione eon il qua
le sono poste a concorso '.I 102 
caltedre negli istituli di istru
zione secondaria ]Kr coloro che 
abbiano gia conseguito I'abiLi-
ta/ione relativa. 

Ix dornande di ammissione, 
redatle in carta da bollo <la 
L. '100 e corredale dalle pre
senile schede di eloncazione e 
di quelle di valutazione di U-
toli. devonu pcrvenire al Mi-
instero della Pubblica Istruzio
ne - Ufilicio Concorsi Scuole 
Medie - per posta, con racco-
mandata entrO 60 giorni a par-
t're dalla date della pubblica-
iinne del bando. 

I candidali devono avcie la 
cittadinanza italiana, godere 
dei diritti polilici, e non avcre 
piu di -10 anni, salvo le ele-
vazioni del limile di eta sta-
bihte dalla legge. 

sonale e di strutture tccntco-
scientificbe, 

II Ministero della Sanila per 
prime, se vuole eritarc di es
sere definite a vita minislero-
fanlasma, deve smetteila di 
sostcnere n lutti i cosli l'im-
palcatura scricchiolanle di 
questa organizzazione sanitaria 
autontaria, aecentrata ed o-
rientata alia terapia, ciue al-
lintervcnto «a posteriori*, e 
decidersi ad accoghere linvito 
a sostiluirla con una slruttura 
nuova e moderna, decentrata 
e democralica, facente perno 
sulla prevenzione e sullo pro
filassi. 

In fondo, non e nemnicno | 
necessaria subito una riforma ! 
\era e propria, giacche sareb- ! 
be sufficiente intcrpretaie un I 
po" piu cstcn=i\amente !o stes- I 

Student! e 
professori 

nelle «medie » 
All'VIII Commissione della Camera e slata recentemen-

le illuslraui la situazione generate in cui si trova l'islru-
zione secondaria di primo e secondo grado per quel cbe 
riguarda il rapporto alunni, cattedre e insegnanti. 

Kcco alcuni dali signiflcalivi: 
Istruzione secon daria di 1" grado: 

Anno Scolusfico WCU4 1064-65 
ALUNNI 1.690.G82 1.729 568 
INSEGNANTI 137.-127 138.977 

Istruzione secondaria 2 : prodo: 
ALUNNI 1.009.892 1.124.-108 
INSEGNANTI 79 003 86 312 

Caltedre esislenli al .30 guigno l%4: 
Istruzione secondaria di 1° grado complct-swamente 
85M79 cattedre di ciu: 

•i!.73'l per materie letterarie; 
22 3C7 per malemalica c osservazioni scicnliliche; 
9.a7'l per lingue straniere; 
•1705 per educazione nrlislica; 
2 9(50 per applica/ioni tccmche; 
1.151 per educazione musicale. 

di queste 85.H79: 
'13 000 era no oecupate da inscgnarU di ruolo; 
'12.679 da incaricali c supplenti. 

Situazione insegnanti al 30 giugno \%-\ nella scuola secon
daria di /- grado: 

ai Malcne letterarie: 
caltedre •14.734; 
professori dt ruolo: IH'tlO. 
Iirofessoi i non di ruolo. 'i<i.fi2o di cui abililaii o con 
lilolo viilidu 20 717. 

b) Scicnze naturali: 
cattedre: 22.367; 
piofessori di ruolo: 6 lol; 
professori non di ruolo: 16.183 di cm abditali o con 
titolo \,i!ido 9 361 

c) Lingue sunmere: 
called]e. 'J f>74; 
professori di mote 3 506: 
prnfesse.ii non di iii^lo anililati o <i>\] litolo vall-
do. 6349 (i'.:eet!en7a- 101). 
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