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I primi risultati degli esami di licenza media 

Troppi studenti costretti a 
maturarsi durante Testate 

Da un campione di scuole romane e torinesi risulta che 34 alunni su 100 sono stati rinviati alia 

sessione autunnale — Un assurdo pedagogico che stride con la riforma della scuola dell'obbligo 

La resa dei conti resta sem-
pre il momento canonico, il ri-
tualc della nostra scuola, a tut-
ti i livelli. da quello elementa-
re a quello universitario. 

Le trasformazioni piu inno-
vatrici sembrano arenarsi sem-
pre II. davanti ai quadri dove 
vengono esposti i risultati de 
gli esami. A guardarli, si tor 
na indietro di parecchi anni. 
Tutto pud anche essere muta-
to nella scuola. ma non il mo 
do di giudicare, che resta uno 
dei piu astratti e sibillini che 
sia dato di concepire. Ecco il 
nome del ragazzo. con una se 
quela di voti che danno la net 
ta impressione di trovarci sem 
pre di fronte a una personali
ty sconosciuta nei suoi caratte-
ri piu importanti. 

Per ogni alunno. per ogni 
classe, durante I'anno. i pro 
fessori hanno riempito fogli e 
fogli di relazioni che vengono 
nmmucchinti prima nelle se-
greterie delle scuole. poi negli 
archivi dei provveditorati o 
del ministern. Ma alia resa 
dei conti. tanti discorsi. tante 
osservazioni analitiche vengo
no negate ai genitori. all'alun-
no stesso. proprio nel momen 
to in cui. forse. sarebbero piu 
utili e illuminanti. Promossi, 
rinviati alia seconda sessione. 
respinti: ci si deve acconten-
tare di queste tre sommarie 
indicazioni che ricordano tan 
to bene la divisione fra Para-
diso. Purgatorio e Inferno. E 
nessuno sopra mai. tanto me-
no gli interessati. il perche 
preciso della condanna o del
la assoluzione. La motivazione. 
della sentenza resta, per lo 
piu. un vero segreto. per sco-
prire il quale il cifrario dei 
voti non 6 un elemento sufR 
ciente. Non a caso e proprio 
di fronte ai risultati che si 
scatenano le amarezze. le in-
comprensioni. le proteste: che 
la divisione fra scuola e fa-
miglia. fra scuola e scolaro si 
fa piu profonda e. molte vol
te. crudele. 

La questione e tanto piu gra
ve quando la resa dei conti e 
abbastanza importante e segna 
una tappa nella carriers sco 
lastica, nella vita stessa di un 
giovane. E' il caso dei risul 
tati degli esami di licenza me
dia che segnano da una parte 
la fine dell'obbligo scolastico. 
dall'altra, per chi prosegue. il 
momento decisivo della scelta 
fra i vari ordini di scuola. 
Quest'anno poi. il termine del 
la media, e stato una tappa 
importante anche per la orga-
nizzazione scolastica stessa che 
ha visto cnmpiersi per la pri
ma vnlta il ciclo triennale del
la cosiddetta « media unica ». 
Resa dei conti anche. quindi. 
per la < media unica >. Per cui 
e lecito domandarsi: come e 
andata? I risultati finali hanno 
scgnalatn novita decisive ri-
spetto al passato? Hanno e-
sprcsso una sentenza di « ma 
turita •» per la gran massa di 
studenti? 

I dati di cui posiiimo dispor 
re .a pochi ciorni dai risultat' 
d'esame. sono ancora molto 
parziali. Si pud comunque a? 
zardare un giudizio di massi 
ma scegliendo campioni signi 
ficafivi. E cos! abbiamo preso 
in esame i risultati della mae-
gior parte delle scuole media 
romane. esattamente 31 scuole 
scelte fra quelle della perife-
ria e del centro. per un totale 
di 6644 alunni che su circa 26 
mila studenti delle medie di 
tutta Roma rappresentano sen-
I'altro un indice valido. Dun-
que. Su 6644 ragazzi. 3949 sono 
risultati promossi. licenziati fin 
dalla prima sessione. Essi rap-
pi esentano il 59.44 per cento 
rispetto al totale degli alunni 
422 (circa 6 su 100) sono stati 
respinti. 2273 sono stati riman 
dati alia seconda sessio.ie in 
varie materie (piu del 34 oer 
cento). 

La prima osscrvazione. oo-
sUiva. c quella che la pcven 
tuale decli alunni risultati ma-
turi 6 abbastanza alta; quasi 
sessanta ragazzi su cento che 
hannc adempiuto l'obbligo fin 
dalla prima sessicne d un da 
to confortante. raramente re 
gistrato negli anni precedenti. 
Occorre aggiungere che pe- la 
ptima \o!ta questi giovani han
no sostenuto 1'esame con un 
commissario esterno alia scuo
la. ij che in un primo momen
to. aveva fatto temere chissa 
quali disastri. Quel che inve-
ce rende, sfavorevolmente per-
plcssi. e I'alta percentuale dei 
rimar.dati; piu di 34 giovani 
su cento dovranno ripetere la 
prova alia fine dell'estate, in 
piu dj una materia. 

Non sarebbe un risultato 
iiaventoso se riguardasse un 
eorso di studi gi5 a livello dj 
apecializzazione. Ma trattando-

si del termine dell'obbligo, 
quando quel che piu interessa 
t il giudizio globale sulla ma 
tunta o meno di un adolescen 
te. e legittimo domandarsi chc-
significato dare a un sim'Ie 
giudizio. Dire tout court che 
chi non e maturo alia fine di 
giupno pud esserlo all'inizio di 
setteinbre. e un assurdo sia sul 
pi.ino culturale che sul piano 
pedagogico. 

In realta il < ritorno alia se
conda sessione > resta sempre 
uno dei rebus piu incompren-
sibili della nostra scuola e non 
a caso le recenti dichiarazio-
ni di Gui alia TV che avevano 
fatto lontanamente supporre 
— non a ragione — la scorn-
parsa di questo tipo di c ri-
parazione », hanno occupato ti-
toli perfino di scatola in certi 
organi della stampa. 

Per gli esami di licenza me
dia, il rebus diventa ancora 
piu incomprensibile. Questo 
ostinarsi a ricorrere alia se
conda sessione resta una ipo 
crisia bella e buona. Non par-
liamo di < vacanze rovinate > 
o di milioni — alia fine in tut
ta Italia saranno milioni — spe-
si per le « ripetizioni >. che pu 
re sono un problema. Parlia-
mo della reale possibilita che 
un ragazzo. rimandato. ponia-
mo in italiano o in matemati-
ca. possa. nel giro di due me-
si. diventare maturo in queste 
materie cos! fondamentali. Que
sto nei casi piu gravi. Quando 
i casi sono men«s gravi. la co 
sa rischia di naufragare nel 
ridicolo: perche rinviare ad ot-
tobre i] giudizio di maturita su 
un giovane, se egli deve « ri-
parare > in ginnastica o dise-
gno? E le < osservazioni scien 
tifiche»? Come potra un gio 
vane «osservare scientifica-
mente > meglio la realta che 
lo circonda. quando la scuola 
chiude i battenti? Perche poi. 
qui sta il punto: per questa 
grossa percentuale di giova
ni. la scuola rifiuta il suo in 
tervento. Delega ad altri. sia 
pure persone scientificamente 
preparate. il compito di por
tare a maturazione un ragaz
zo nel giro di due mesi. dopo 
aver dichiarato a tutte lettere 
di non averlo saputo fare lei 
stessa durante I'intero anno 
scolastico. Comunque lo si ri-
giri questo alto indice di « rin
viati alia seconda sessione * 
resta un assurdo ed il fatto 
che la riforma della scuola non 
abbia saputo ridimensionarlo 
e un sintomo grave e fasti-
dioso. Sarebbe perfino meno 
grave un maggior numero di 
ragazzi respinti. non licenzia
ti affatto fin dalla prima ses
sione. 

Ecco perche all'inizio dice-
vamo che la resa dei conti ri-
vela le caratteristiche che re-
stano ancora piu tradizionali 
della nostra scuola. 

Se potessimo esaminare an
cora piii analiticamente i ri
sultati del nostra piccolo ma 
significativo campione — cui 
del resto fa da puntello quel
lo molto simile dei risultati in 
un'altra citta. Torino — ve 
dremmo forse che la dove la 
riforma e stata piu compresa 
e portata avanti. magciori so
no le percentuali di ragazzi ri 
tenuti maturi fin dalla prima 
prova. E' il caso della media 
< Torquato Tasso ». una delle 
scuole-modello della capitale 
dove sono stati promossi a 
giugno 76 ragazzi su cento. La 
«Torquato Tasso >. tuttavia. 
proprio per l'ambiente molto 
particolare che la frequenta 

— si tratta di giovani per lo 
piu figli di professionisti ed in-
tellettuali — potrebbe essere 
un caso eccezionale. difficfl-
mente generalizzabile. 

Ma non e questa ta prima 
scuola di Roma, sotto il pro-
filo della capacita di esprime-
re un giudizio piu conforme. 
seeondo il nostra parere. alio 
spirito della riforma. La scuo
la infatti che ha registrato il 
maggior numero di promossi. 
il minor numero dei rimanda
ti — facendo un paragone con 
le altre scuole. perfino mino-
re rispetto ai respinti — e la 
€ Giosue Borsi ». una scuola di 
San Lorenzo, un quartiere di 
vecchia tradizione operaia. LI 
82 ragazzi su cento sono stati 
promossi. 3 su cento respinti e 
solo 15 su cento — la percen
tuale piu bassa di tutta la cit 
ta — rinviati ad ottobre. E 
non e un caso che Vequipe dei 
professori della c Giosue Bor
si > — ne abbiamo interrogati 
parecchi durante gli esami ora-
li — sia molto compatta e ccn-
vinta nei riguarm' dei criteri 
che banno ispirato la riforma 
della media. 

Elisabetta Bonucci 

i 

Risultati degli esami di 

licenza media in 31 

scuole di Roma 

Totale studenti: 6644 

Licenziati: 3949 (59,44%) 

I Respinti: 422 ( 6,35%) 

' Rinviati: 2273 (34,21%) . 

I 

Risultati degli esami di , 

licenza media in tutte 

le scuole di Torino 
I 

Totale studenti: 1650 
I 

Licenziati: 920 (55,75%) | 

Respinti: 176(10,68%) I 

Rinviati: 554(34,75%) j 

Nel cuore di Londra si estende per oltre due milioni di metrl quadri II verde di Hyde Park 

Un inferessonte libro di Cesare Mercandino 

Citta senza verde 
e scuole senza sport 

Umilianti raffronti fra I'ltalia e gli altri Paesi — Una va-
sfa gamma di impianti e di giochi pressoche sconosciuti 

Se un recente convegno ha 
sollevato. in termini senza dub-
bio meritori, il problema del 
gioco dei bambini in una gran-
de citta industriale, in questi 
giorni di estate, oppressi dal 
caldo soffocante delle nostre 
citta di cemento, vorremmo 
che qualcuno si occupasse del 
la vita sempre piu innalura 
le cui sono costretti tutti gli 
abitanti delle grandi citta. Ac-
cogliamo percid con piacere la 
uscita di un interessante volu
me Impianti sportivi di Cesare 
Mercandino (1) che. unica e-
sauriente opera edita in Italia 
sulla materia, ha ricevuto U 
premio letterario del CONl per 
il 1964 65. 

Infatti i\ volume, che affron-
ta in modo completo e siste-
matico le caratteristiche stori-
che. costruttive e regolamenta-
ri dei diversi tipi di sport pra-
ticati nel mondo, imposta in 
primo luogo il problema della 
possibilita di fare pratica 
sportira nelle citta moderne; 
e quindi collega il problema 
degli impianti e della attiritd 
sportira a quello della piani-
ficazione urbanistica del ler-
ritorio. « E' necessario offri-
re agli abitanti delle cittd il 
modo di ricrearsi in forma pe
riodica e magari quotidiana, 
non occasionale. in zone adat-
te ed accessibili agevolmente. 
Questo problema, che £ uno 
dei fondamentali della vita mo-
derna, non potrd essere risol 
to finche' le aree per la ricrea-
zione nel territorio non saran
no sufficientemente estese e 
ubicate nelle localitd adatte. 
Ma, nelle citta. le zone libe 
re mancano e non mai sard 
abbastanza deprecata la ceci 
ta di coloro che. potendo tm-
pedirlo. non hanno voluto che 
fosse conservato, organizzato 
e utilizzato 3 patrimonio ver
de di cui Quasi ogni citta po-
teva disporre r.el nucleo origi-
nario e che tutte indistinta-

mente avrebbero potuto rica-
vare nel territorio in cui an-
venne Vespansione >. 

Da qui la documentazione di 
quanta e stato latto negli altri 
Paesi, dove le citta,. oltre a 
garantire i vantaggi propri 
della concenlrazione urbana, 
permettono anche di godere 
delle bellezze naturali: Lon
dra, con i suoi parchi nel cuo
re della city. Amsterdam, con 
uno dei piu splendidi parchi 
creati dall'uomo; Copenaghen. 
che con una popolazione di 
circa 800 mila abitanti. possie-
de oltre 700 ettari di verde 
pubblico e quasi 100 ettari di 
laghi. < parchi per il popolo* 
scrice Mercandino. utilizzati 
dai cittadini per lo sport, le 
passeggiate e il riposo. Sono 
riportati i piani per la ricrea-
zione e lo sport di alcune gran 
di cittd: il piano di Oslo, U 
piano di Filadelfia con la ri-
partizionc dei campi da gioco 
per bambini, collegati alle 
scuole, per ragazzi e adulti e 
con i parchi; una citta di cir
ca 2.000.000 di abitanti con 10 
campi da qolf 

11 volume, che contiene una 
ricchissima documentazione fo-
tografica, accenna anche al 
problema dello sport nella 
scuo'i in Italia: e qui una im-
petuosa risione di un cortile 
di una scuola di Milano. in-
gombro di materiali di scarto, 
ci ricorda come le < aree spor 
tive 9 delle nostre scuole sia-
no nella stragrande maggio 
ranza dei casi ridotte ai cor-
tili piu o meno chiusi, piu o 
meno grandi; e ricorda a noi 
come leggi e disposizioni che 
non esitiamo a definire medxo-
evali, impediscono che nei ra 
rissimi casi nei quali gli im
pianti ricreativi e sportivi esi-
stono, essi non ppssono esse
re utilizzati al di fuori degli 
orari scolastici e nei giorni 
festivi. Si da ti U caso che 

qualche Provveditore agli Stu
di illuminato. quale quello di 
Milano, assicuri questa possi
bilita sotto la pressione delle 
richieste: i pur sempre perd 
una eccezione e comunque una 
concessione. non un diritto ri-
conosciuto 

Ma cid che soprattulto risul
ta da una visione anche som-
maria dell'opera e la quantitd 
e la varieta degli impianti e 
attrezzature sportive, e quin
di la varieta e la multiformita 
dei giochi che si potrebbero fa
re. Vorremmo che educatori, 
organizzatori sociali, amraini-
stratori, le cui conoscenze il 
piu delle volte non arrivano ol
tre il campo da gioco per U 
calcio o per la pallacanestro. 
vedessero la varieta degli stes-
si giochi con la palla, dall'ho-
ckey su prato al kerball, il 
gioco dei ragazzi svedesi. lo 
unico crediamo che si gioca a 
squadre miste, di uomini e 
donne; la ricchezza di impian
ti per lo sport del nuoto esi-
stente negli altri paesi. sport 
che proprio perchi abbisogna 
di piscine coperte e scoperte e" 
scarsamente praticato in Ita 
lia. malgrado la sua conHqura-
zione geografica; le possibilitd 
di integrazione tra impianti 
sportivi, zone verdi di parchi 
e boschi 

Gli esempi italiani riportati 
nel volume, oltre agli impianti 
costruiti a Roma per le Olim-
piadi. non vanno molto oltre 
alcune proposte di proqetto. Ci 
auquriamo che. in un futuro 
non troppo lontano. i progetti 
dei centri polisportivi e ricrea
tivi che abbiamo cwfo qui e 
altrove documentati, su inizia-
tive di amministrazioni emilia 
ne e toscane, diventino una 
piacevole esemplare realUL 

N. Sansoni Tutino 
(1) Cmtn Mercandino. Im

pianti wportixH, Gorlleh edltore, 
Milano, 19M, 2 voluml, pp. 444 

la scuola 
UNA SITUAZI0NE DAVVER0 INTOLLERABILE 

L'istruzione 
post-obbligatoria nella 

capitale d'ltalia 
Caos nelle scuole professional! - II 20% delle domande di ammissione agli Isti-
tuti «Fermi» e «Armellini» respinto per insufficienza di posti - Sei gravi pericoli 
nelle proposte di Gui per il riordinamento della istruzione media superiore 
Uno sforzo che sarebbe uti 

le per demistificare il disegno 
apparentemente moderno e ri 
formatorio che il governo di 
centro-sinistra mostra ancora 
di voler portare avanti (mai 
grado tutti i ritardi) almeno 
per quanto riguarda la scuo 
la. sarebbe quello di verifica 
re le prospettive proposte dal 
governo con la realta attuale. 
cogliere le insufficienze, gli 
anacronismi. le contraddizio 
ni in corso. svolgere alia luce-
del sole i dati e le considera 
zioni che la riforma limitata e 
la sostanziale conservazione ci 
fa intravedere. confrontati con 
i problemi di sviluppo econo 
mico tecnico scientifico cui 
turale della societa italiana nel 
suo insieme e delle aree par 
ticolarmente caratterizzate in 
cui si pud selezionare il ter 
ritorio nazionale, ad esempio 
le singole realta regionali. 

Roma in questo senso e un 
test particolarmente interes
sante: in essa convivono le 
caratteristiche dei centri am-
ministrativo-burocratici. con il 
dilagare nel costume, o mal-
costume. del sottogoverno. de 
gli uffici pubblici e privati. e 
quelle di una realta industria
le in sviluppo che vede 1'ini-
ziativa di gruppi industriali e 
di centri scientifico-industriali 
di peso nazionale e internazio-
nale. e ancora quelle del cen
tro urbano in piena espansio 
ne con il suo ritmo di vita 
moderno e con la fisionomia 
datagli dalla speculazione del
le societa immobiliari. 

II giovane gia dalla sua pa-
rentetica esperienza scolastica 
non si riconosce nelle offerte 
di questa citta; ne sente, an 
che se per lo piu a livello epi-
dermico. i limiti. 1'estraneita 
alle sue piu profonde aspira-
zioni e riconosce anche nelle 
strutture scolastiche il dise
gno in cui lo si vuole costrin-
gere e che non si sente di con-
dividere o di cui non compren 
de le finalita. A Roma le mas
se studentesche hanno dato vi
ta. durante questo anno scola
stico. a scioperi compatti. ne
gli istituti per geometri e nei 
licei artistici. contro il tenta-
tivo di limitare le competenze 
attribuite dal loro diploma: si 
sono organizzati in un sinda-
cato degli studenti tecnici. 

Parlo della situazione nella 
scuola post-obbligatoria. per
che abbiamo qui sul tavolo le 
proposte di riordinamento del 
i'istruzione media superiore. 
preparate dal ministro Gui ed 
ora pubblicate dal Sindacato 
Nazionale Scuola Media: co 
munque gia erano state annun 
ciate. nell'ultima relazione mi-
nisteriale sulle previsioni di 
sviluppo della scuola nel pros-
simo quinquennio. le linee in
formative delle proposte che 
ora ci vengono avanzate in 
progetti di Iegge. Almeno sei 
punti occorre ricordare. per 
la loro estrema pericolosita: 
1) nesiun impegno per quanto 
riguarda il diritto alio studio: 
2) la divisione gerarchica e 
classista fra le < due culture >. 
sanzionata dalla intoccata su 
premazia dei licei rispetto agli 
istituti tecnici: 3) la conferma 
degli istituti tecnici femminili: 
4) la conferma degli istituti 
aggregati < universitari » qua
li centri di « applicazione tec 
nica > (addirittura ad alcuni di 
essi non si potrebbe accedere 
se provenienti dai licei); 5) la 
conferma del liceo magistrale. 
prefentato con un disegno di 
Iegge particolare e non insie
me agli altri licei; 6) l'inerzia 
irresponsabile — non trovo ter
mini piu adatti — per quanto 
riguarda l'istruzione professio 
nale. dimostrata anche dallo 
scarsissimo impegno finanzia 
rio e dalla ipotesi di gestione 
« regionale » (evidentemente al 
ministero P.I. sono piu < costi-
tuzionali» che non al ministe 
ro degli Interni) per quelle 
scuole che indirizzino alle at-
tivita lavorative piu caratteri 
stiche della tradizione locale. 
i cui corsi potranno essere so-
stituiti da corsi annual] di istru
zione professionale generale 
svolti presso gli istituti profes 
sionali statali o anche nei Io-
cali delle scuole medie usu-
fruendo delle attrezzature del 
le preesistenti scuole ?econda-
rie di awiamento professiona-
le (sic! — non e peraltro spe-
cificato chi dovrebbe gestire 
questi surrogati di corso — 
avremmo preferito che in via 
transitoria fossero potentiate 

Un gruppo di studenti romani nel corso d'una manitestazione contro la Iegge 701 davanti a Pa
lazzo Chigi 

le iniziative delle Provincie. 
che gia esistono e a volte an 
che in modo funzionale). fin 
quando non saranno istituiti 
dalle Rcgioni. cioe almeno fin 
quando non verranno istituite 
le Regionj stesse. 

Nella provincia di Roma, a 
parte l'istruzione professiona
le di cui parlerd in seguito. la 
situazione e particolarmente 
anormale per quanto riguarda 
gli Istituti Tecnici Industriali 
Va subito notato che mentre 
per gli altri rami dell'istru 
zione media superiore la per
centuale di incremento annua 
le e stata molto al di sotto del
la media nazionale (bisogna 
considerare che i livelli di sco 

larita sono gia da tempo mi-
gliori che non in altre zone di 
Italia, che solo piu recente-
mente vanno modernizzandosi). 
per gli istituti tecnici indu
striali e stato notevolmente al 
di sopra (dalla relazione dello 
Assessore alia P.I. esso ri
sulta del 30% in un anno). 

Dalla relazione sulla edili-
zia scolastica. approntata da 
una speciale commissione no-
minata dalla Amministrazione 
Provinciale, risulta un sensi-
bilissimo difetto di capienza so 
prattutto agli Istituti c Armel 
lini > e « Fermi » che inclu 
dono corsi specializzati in ma 
terie oggi molto richieste (elet 
tronica meccanica fine e di 

h 
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i l Portamento 

L'istituto tecnico 
femminile di Sassari 

La riforma degli studi, da 
anni sul tappeto, non e una 
cosa facile, lo sappiamo, so 
prattutto quando. anche negli 
atti piu minuti, il potere po
litico non manifesto alcuna 
positiva propensione ad un rea
le rinnovamento della scuola, 
sia per quanto riguarda t con-
tenuti che le strutture. Da tem
po andiamo indicando il per-
manere di situazioni che con-
fermano questo indirizzo go-
vernativo. 

L'ultima manifestazione di 
un siffatto orientamento Vab 
biamo avuta qualche giorno fa 
alia Camera H compagno on. 
Luigi Berlinguer. in una in-
terrogazione a Gui. aveva chie-
sto al ministro della P./. se 
egli non ritenesse doveroso 
giungere alia soppressione del 
l'istituto tecnico femminile di 
Sassari. la cui esistenza costi-
tuisce indubbiamente un fat
to anomalo nella prospettiva 
di una moderna scuola italiana. 

11 sottosegretario Elkan (seel 
biano) e invece andato a Mon-
tecitorio a difendere I'uitituto 
(e Valtro che e ubicato in al 
tra zona della Sardegna); non 
solo, ma £ orientato a < sofle-
citare un maggior interesse da 
parte di enti e pubbliche am
ministrazioni verso questo ti
po di studi >. Cid affinche" — 
si voti la sottigliezza — c 0li 
alunni alia fine dei corsi pos-
sano trorare possibilita di col-
locamento >. 

Questo orientamento gene-
rale, nella secca replica, ha 
contestnto Berlinguer, il quale 
ha denunciato che con la so 
pravvivenza di questo tipo di 
scuole «si attuano in pratica 
discriminazioni di sesso ». men-
Ire le stesse scuole < non cor-
rtepondono ad alcuna esigenza 
sociale >. 

STUDENTI E MONDO 
DEL LAVORO. MA QUALE? 

Recentemente ha suscitato 
scandalo il fatto che. ad ini-
ziativa del ministero della P.I., 
sono stati organizzati inconfri 
fra gli studenti e il € mondo 
del lavoro*. Incontri che, pe. 
rd. — ed i qui lo scandalo — 
sono stati limitati ai soli pa
droni. i quali, owiamente, han
no pontificato, in soliloqul, sul

la bonta del sistema, sulle be-
nemerenze personali dei capi-
tani di industria, e via dicendo. 

Questi incontri a senso unico 
non potevano non avere un ri-
flesso in Parlamento, con pro
teste al ministro da parte co-
munista (on. Borsari) e socia-
lista proletaria (on. Sanna) 
Ma il solito on. Elkan. nella 
risposta, ha eluso il problema 
di fondo sostenendo che gli in 
contr'i si erano svolti sempre 
in un «ambiente sereno. con 
la sola eccezione di quello di 
Arezzo, nel corso del quale al 
cuni giovani; facendo eco ad 
alcune istruzioni propagandi-
stiche, hanno voluto portare 
nel dibattito problemi di na-
tu-a contingente ». 

Gia, con gli industriali gli 
alunni per essere «liberi > di 
parlare. debbono discutere del 
I'idealismo capitalistico. 

Ma Elkan non ha risposto 
ad un quesito preciso posto dai 
deputati e dagli stessi ribadi-
to nelle repliche: gli incontri 
possono avere valore, se essi 
avvenqono con tutto il mondo 
del lavoro. e non solo con i 
padroni. II governo da questo 
orecchio non ci sente. 

RICONOSCIUTA O NO 
L'UNIVERSITA' c PRO DEO »? 

Alia Camera (commissione 
P.I.) £ in atto Vesame della 
Iegge di riforma dell'Univer-
sita, che avriene tra non pochi 
contrasti di linee e scelte. Ri
forma che investe anche le 
norme sulla creazione di nuovi 
atenei e di nuove facolta. 

Con singolare coincidenza £ 
stata data notizia che da par
te del governo sarebbe stata 
riconosciuta VuniversitA < Pro 
Deo» di Roma. Nessuna con
ferma ufficiale 6 venuta dal 
ministero della P.I., ma nep 
pure una smentita. Dunque, 
quale valore ha la notizia? E' 
cid che chiedono di sapere i 
deputati comunisti Berlinguer 
e Rossana Rossanda, I quali 
domandano anche di conosce-
re, in caso di risposta positiva. 
€ m base a quali criteri k sta
ta concessa la suddetta auto-
rizzazione ». 

(a cura di A. Di Mauro) 

precisions fisica nucloare. ec-
cetera): solamente per questi 
due istituti il deficit e stato 
di 716 domande su un totale 
di circa 3.500 ricevute. e cio£ 
di circa il 20%; molti debbo 
no essere stati quindi gli stu
denti che da questo settnre 
hanno dovuto ripicgare sui li. 
cei. sugli istituti commercinli 
o magistral!" e sulle scuole pro 
fessionali. 

Nelle scuole proressionali re 
gna il vero e proprio caos. 
con la confusinne delle com 
petenze. (di questo o quel mi-
nistero). con il mnltiplicar-
si a fungo di iniziative priva-
tistiche a scopo di lucro; la 
istruzione professionale afirico-
la compare fra le c attivita fa-
coltative» della Amministra 
zione Provinciale. ma di av 
viato si ha sollanto l'istituto 
professionale per floricoltori 
giii da tempo esistente a S Ma 
rinella e il piu recente istituto 
a enrattere zootecnico casearin 
di Tolfa. 

Questa situazione deficitaria 
nel campo dell'istruzione tec
nico professionale pesa sulle 
possibilita di sviluppo econo-
mico della provincia di Roma 
e deH'intera reginne. II nume-
ro certamente rilevante di di 
soccupati e di sottoccupati 
fra i diplomati dei vari rami 
deH'istruzione media superio
re (compresi i provenienti dai 
licei che non hanno intra preso 
gli studi universitari — natu-
ralmente non si hanno dati uf-
ficiali. ma la situazione ap-
pare faeilmente in tutta la sua 
drammaticita a chi svolgc at
tivita politica in questo setto-
re). rinsoddisraziono general-
mente diffusa per la cultura 
che si acquisisce nei vari tipj 
di istituti non solo fra gli stu
denti ma anche per gli stessi 
datori di lavoro (si pensi. a 
titolo d'r.sempio. alia tendenza 
ad assumere. da parte delle 
banche. diplomati dell'istituto 
magistrale o dei licei piuttosto 
che ragionieri). sono questi sol-
tanto alcuni dei sintomi di una 
situazione che difficitmente po
tra essere tollerata piu a lungo. 

Le proposte che oggi Gui fa 
per questo arco deH'istruzione 
non sembrano affatto idonee a 
trasformarla in senso positivo. 
II conservatorismo del gover
no sara certamente ben visto 
da chi vuole liberamente con-
trattare le qualifiche. le vie 
per acquisirle e il livello 
salariale ad esse connesso; 
da chi dovra giustificare le 
crescenti sacche di disoccu-
pazione tecnologica. imposta 
dall'attuale tipo e dall'attuale 
ritmo di sviluppo. e la politica 
di migrazione (che colpisce an
che I'area di Roma, che e inol-
tre trampolino di lancio verso 
ulteriori migrazioni al Nord 
e all'estero da parte dj lavora-
tori meridionali). Ma non puo 
essere ben visto da chi vede 
nell'istruzione un mezzo so
ciale per promuovere il livello 
sociale delle personality, della 
cultura e deH'economia; non 
pud essere ben visto da chi ri-
yendica la ristrutturazione e 
il riconoscimento delle qualifi
che. da chi rivendica livelli sa 
lariali rispondenti alia realta 
di paese sviluppato industrial 
mente qual e I'ltalia, da chi 
rifiuta la via della migrazione 
o deH'umiliante sottoccupazione 
per continuare a campare. Tut
ti questi staranno dall'altra 
parte contro i progetti ministe-
riali: in prima fila i giovani. 

Lucio Del Comd 


