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Che lezione trarre dai risultati del la sessione 
estiva degli esami di maturita e di abilitazione? la scuola 

77 vero «esaminando> 
e Vistituto scolastico 

Raccolti in volume i dati di un'inchiesta 

relativa al comportamento sessuale 

dei giovani condotta da Claudio Rise 

fra 1.200 studenti liceali e universitari 

Domande e risposte 

finirono in tribunale 
Lo scandalo della stampa benpensante - La crisi 
della famiglia e le modificazioni del costume • II 
peso dell'industria pubblicitaria - La pratica dei 
rapporti incompleti • Cosa ne pensa lo psichiatra 

l'anno scnrso Claudio Risd diffuse tra 1200 studenti liceali ed 
universitari del nord tin queslionario contenente varie domande sul 
comportamento sessuale. formulate « senza ricorrere al giuoco sot-
tile delle frasi a doppio senso e ad usi di sapienti eufemismi» e. 
come osseno un amdice non sospetto come il sostituto procuratore 
della Repubblica di Milano, valendosi di termini c rigorosamente 
tecnici, scnza superflui compiacimenti >. Cid non impedi che la cosa 
finissc daranti alia sede ritenuta dalle nostre autorita la piu adat-
ta a discuterc Questi argomenti. il tribunale. in seguito ad una ftt-
rtbonda campagnn della stampa benpensante. Corriere della Sera 
in testa, orripilata dall'insidia al pudore della gioventu e alia se-
remtd delle famiplie. Certo. si poteva anche discutere se non fosse 
stata troppo ardita Viniziativa d; diffondere il questionario in modo 
massiccio (si sarebbe dovuto pero letter conto. in tal caso. della 
accoglienza dei giovani, priva di reazioni emozionali rimarchevoli). 
ma non era quello che in fondo spaventava i «moralisti». come 
s'e ben yisto quando gli stessi sono insorti contro la Zanzara, i cui 
redaitori si erano limitati ad intervistare tin gruppetto di ragazze: 
era la V'olazione del tabu sessuale e della tradizione basata. come 
ricorda Rise, sull'equazionc tra sesso e vizio e sull'assenza di una 
opera educativa screna ed onesta. 

II peso dei « tabu » 
Ora i rifttltati dell'inchiesta escono in volume (C. Rise Rapporto 

sul comportamento sessuale dei giovani in Italia, Milano. Sugar. 
1966. 306 pagg. I. 1600) inquadrati in un ampio discorso psico-socia-
logico. nel quale Vatttore insistc sulla crisi di quella tradizione e il 
conscguente aggravarsi d'una crisi della sessualitd che pia esi-
steva. Lc irasforvtazioni soctali degli tiltimi anni hanno influilo 
sulla struttura della famiglia. anche attraverso la parziale eman-
ctpazione della donna nel lavoro. il costume si e" modificato e viene 
modificandosi: ai vccchi pr'mcipi in tema di sessualitd se ne ven-
gono giustapponcndo altri. piu o mcno consapevolmente accolti. 
Rasti pensare agli effetti prodotti da una pttbblicitd martcllante. 
hasata su rirhiami erotici. a cui una vera e propria industria sot-
topone i giovani e i giovanissimi (non mancano neppure le figurine 
rfi James Bond per i raaazzetti delle elcmentari): sono all'opera i 
marchands de sex che facendo leva sul sesso e la violenza rastrel-
lano miliardi dalfr tasche degli adolesccntt. 

Ha scritto un antropotogo. citato dal Risd. che la famiglia ita-
liana c dominate dal padre ma centrata sulla madre (donde il 
patriarcato da una parte e. daU'altra. il « mammismo » di cui certe 
canzonctt? e iniziattve retorico commerciali come la «festa della 
mamma > sono alcunc fra le tante manifestazioni). 1M famiglia 
della socielA horghesc ha sempre cercato. con un'accurata divisio-
ne dei compiti fra il padre e la madre. di mantenere il controllo 
sulla sessualitd dei figli accampando nobili motivi ma in realtd 
per impedire che il maschio « si mctta nei pasticci» o si leghi sen-
timentalmente (per il resto. c si diverta » pure: tanto la sola donna 
casta & la mamma) e per ottenere che la femmtna. concedendo lo 
stretto necrssario. possa giungere ad un matrimonio economica-
mente e sncialmcnle rantaggioso. 

iVel nostro paese cattolico al 99*0, per censimento. la famiglia 
dovrebhe curare con un impegno rigoroso la perfetta castitd dei 
figli. Cite non c affatto cost & dimostrato dalla pratica sempre dif
fusa dei rapporti sessuali incompleti. il petting, che dall'inchiesta 
risulta praticato dal 72% dei ragazzi e dal iH^r delle ragazze fra i 
16 e i 18 anni. c rispettivamente dal 90 e dall'89re fra i 19 e i 24 
Ma i rapporti sessuali incompleti. per quanta in molti cast dannosi 
psicoiogicamentc. lasciano intalta la verginita femminile — auel-
le maschile. si sa. non r mai stata tenuta gran che in conto —-
che e~ un elemento importante del patrirr.onio familiare e rende 
possibile la « massimalizzazione dei profitti * economici ricavabili 
dalla sessualitd (com'e noto un padre escmplare $ riuscito recen-
temente a tradurrc questa difesa della verainita in termini mone-
tari. assicurando quella della figlia. in procinto di emigrare. per 
un milione). L'altro motivo che induce a scealiere i rapporti incom
pleti e la paura della oraridanza. e sta out una delle cause di 
fondo della lotta accinta contro ogni forma di propaganda anti-
concezionale. 

L'amore « avvelenato » 
J rapporti completi. quando eststono. sono c atvclenatt > da 

Quella paura. dal peso della condanna soc'iale e daU'immaturita 
emotira che viene spesso constatata (un altro fatto risulta molto 
chiaramente dall'tndagine di Veta Harrison pubblicala nel volume 
L'iniziazione. Rizzolt. 19G6: la frrddezza affctUva che caratterizza 
molle esperienze crotiche. complete o incomplete, fine a se stesse, 
frvtto di una < emancipazione» Jrettolosa e tr.comvleta). Secondo 
Vinchiesta di Rise, questi rapporti sono praticati dal 4% dei ra
gazzi a 16 anni. dall'Sn, a 17. dal 4S% a IS. dal <3% fra t 19 e i 
24: per le ragazze le pencentuali sono dell'1% a li anni. 4% a 17. 
15% a 18. 60'1 fra i 19 c i 24' Ecco che cosa ne dice il prof Do-
vati. neuropsichiatra: c Son sono mai delle cose complete: i tutto 
un rifuaiarsi della mano nella mano. un'incapacitd a comunicare e 
a far propria la persona dell'alira, un'angoscia projonda di avere 
un vero rapporto cterosessuale. In realtd sono ancora delle avven-
turc vissute sul piano esibizionistico. e se per caso sfociano in un 
matrimonio. sono dei matrimoni fondati su una arossa. sostamiale 
immaturitd sessuale >. 

Vn'altra conseguenza della crisi familiare c~ il detertoramento 
della figura del padre, con cui riesce sempre piu difficile al giocane 
didentificarsi. E" questa. secondo la psicanalisi. una delle cause 
della omosessualitd maschile. per la quale, come nota Rise", non 
si mette in atto nessuna profilassi e nessuna cura. Ed & grarissimo 
the il 15% degli intervistati ammetta (Paver prorate desideri omoses-
suali, il ifl*> (Taver acuto rapporti con persone del proprio sesso. 
18^ Tuna e Valtra cosa. 

Certo non k il caso di meltersi aWopera per restituire al <capo 
famiglia* tutta la sua posizione autoritaria. ma di lottare per la 
soluzione della crisi della famiglia e di tutti i problemi della ses
sualitd giovanile. che sarebbe ipocrisia ignorare. Ma che altro i 
0 costume che si vuol continuare ad imporre, se non un monu-
mtnto all'ipocrisia? 

g. b. 

I dati nelle grandi citta - Una prova che non poo rispondere alle 
esigenze di una societa in profonda trasformazione - II con
cetto di " maturita » e il problema della sessione autunnale 

Se negli esami di licenza me
dia si sono riscontrate que-
st'anno. un po* dappertutto. al-
cune novita, com'e stato con-
cordemente riferito. lo stesso 
non si puo diie degli esami di 
maturita e abilitazione. L'esa-
me di Stato deve accertare la 
maturita (nei licei) o la capa
city proressionale jnsieme con 
il grado di cultura (negli isti-
tuti tecnici e magistrali): un 
giudizio difficile, impegnativo. 
e un giudizio unitario, che non 
si puo spezzettare in una serie 
di valutazioni riferite ad una 
gamma di discipline che ab-
bracciano tutto lo scibile. Nei 
decenni che sono trascorsi dal 
l'introduzione dell'esame di Sta
to, sono avvenute trasforma-
zioni di portata storica nella 
struttura della societa. nel re
gime politico, nella situazione 
culturale, nelle scienze dell'edu-
cazione. I giovani pensano, ra. 
gionano e agiscono in modo 
nuovo. i loro interessi si sono 
ampliati. la loro maturita. se 
c'e. si sostanzia di elementi 
vari. complessi. Ma fesame e 
sempre lo stesso: con Gui come 
con Gentile, il criterio di giudi-
zio dev'essere espresso in una 
serie di voti dallo zero al dieci 
e, fatto assolutamente inspie-
gabile con una logica che non 
sia quella del ministero della 
P.I., puo accadere che la matu
rita o l'« abilita > e la cultura 
non siano ancora emerse in tut
ta chiarezza alia fine di Iuglio. 
ma possano trasparire a meta 
settembre. Si veda infatti la si
tuazione. come appare dai pri-
mi dati relativi agli esami in 
alcune scuole di una grande cit
ta — Genova. ma quelli delle 
altre, per esempio Milano e Ro
ma. non sono molto diversi — 
specialmente dalla percentuale 
promossi. respinti. rimandati. 

In due licei classici genovesi. 
su 396 candidati. i promossi so
no stati 172 (45%). i respinti 70 
(ITTc) c i rimandati 154 (38%). 
di cui una sessantina in tre ma. 
terie. In due licei scientific!, su 
440 esaminati. 162 « maturi > 
(37%). 29 « immaturi •> (7%) 
e 249 (56%) da maturare al cal-
do agosto e al cadere delle pri
me foglie (90 con tre materie). 
Nel liceo Iinguistico femminile. 
su 125 alunne 54 promosse (44, 
per cento). 16 bocciate (12%) 
e 55 rimandate (44%). di cui 22 
con tre o piu materia. AH'isti-
tuto magistrale. su 277. 65 abili-
tati (23%). 63 respinti (23%) 
e 149 da rivedere (54%). di cui 
una sessantina in tre materie. 
In due istituti tecnici commer
ciali. risultati contraddittori: in 
uno. infatti. nessun boeciato: 
46 promossi e 22 rimandati: nel-
l'altro abbiamo la normale tri-
partizione: 116 promossi (51%). 
34 respinti (15%). e 76 riman
dati (34%). Infine su 207 can
didati di un istituto. 53 (25%) 
sono stati dichiarati idonei alia 
professione del geometra, 52 
non idonei. 102 (50%) dovranno 
ripresentarsi alia commissione. 

Se poi si considerano analiti-
camente le discipline in cui le 
insufficienze sono piu frequenti. 
a parte i due candidati alia ma
turita classica che hanno sei 
settimane di tempo per rime-
diare aH'insufficienza in gin-
nastica. oltre che in filosofia. 
matematica e fisica l'uno. e 
l'altro in italiano e latino, che 
rischia di chiuder loro in faccia 
le porte dell'universita, trovia-
mo una quarantina di riman
dati in latino, altrettanti in ita
liano e un po" d' P>u i n greco. 
Una quarantina non hanno su 
perato le prove d'italiano alia 
maturita scientifica. una venti 
na in latino, quasi la meta in 
matematica. una quarantina in 
lingua straniera. un paio in 
disegno. Una ventina poi di ra-
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La pagina della scuola 

de « I'Unita » non usci-
ra, in occasione del pe-
riodo delle ferie estive. 

I per le reslanti settima
ne del mese di agosto: 
riprendera regolarmen-
te a partire da venerdi 
2 settembre p.v. 

I 

gazze. promosse o rimandate 
nelle lingue moderne. dovranno 
occuparsi un altro po' di lati
no prima di ricevere l'attesta-
zione della loro idoneita a com-
merciare con gli idiomi stra-
nieri. Alle magistrali. una qua
rantina di rimandati in latino. 
e altrettanti in italiano: piu il 
disegno. la musica e I'educazio 
ne fisica. 

Come sia possibile « ripara-
re ». per fare qualche esempio. 
in italiano. filosofia e fisica: ita
liano. greco e matematica: ita. 
liano, latino e greco; italiano, 

filosofia e matematica; italiano. 
lingua straniera e storia; lin
gua. matematica e scienze; ita
liano. inglese, storia e filosofia; 
italiano, latino e francese: sto 
ria, filosofia, spagnolo e fisica 
e via dicendo si spiega, oltre 
che con la logica del ministero, 
con la logica del nozionismo che 
continua ad imperversare. 
Prendiamo il rimandato in la
tino del liceo classico: sono 
otto anni che lo studia (ed ha 
superato due esami e sei scru-
tini almeno). O sa il latino o 
non lo sa. Invece non lo sa 
ora. ma si suppone che fra un 
mese e mezzo possa aver supe
rato tutte le lacune; in realta 
non ne sapra ne piu ne meno 
che a Iuglio. ma pud darsi che 
abbia imparato meglio le noti-
zie di cui e pieno il suo manua-
le di storia letteraria e cid, au-
guriamoglielo. gli varra la pro 
mozione. E cosi dicasi per la 
rimandata, poniamo, in ingle
se. tedesco e spagnolo del li
ceo Iinguistico. Trascorrera 
quindici giorni in Spagna. quin-
dici in Germania e quindici in 
Gran Bretagna a risciacquare 
i panni nei fiumi di quelle con-
trade? O semplicemcnte ripas-
sera le grammatiche? Augu-
ri anche a lei. L'italiano 
poi. sono almeno quindici anni 
che quelle decine di rimandati 
lo parlano. tredici anni che lo 
scrivono e lo leggono: sono 
maturi o non lo sono? La sen-
tenza a settembre. 

Per quanto riguarda Roma e 
Milano si puo dire, forse. che 
le differenze riguardano spe
cialmente la ripartizione per
centuale fra promossi e boc-
ciati e dimostrano una maggio-
re benevolenza degli esamina-
tori. ma si tratta di dati an 
cora incompleti e suscettibili 
di correzioni. A Milano. comun-
que secondo le cifre a nostra 
disposizione. relative a taluni 
licei classici e scientifici (Ber-
chet. Manzoni. Beccaria. Vol-

ta) la percentuale dei promossi 
sembra essere alquanto infe 
riore al cinquanta per cento. 
Relativamente bassa e la per
centuale dei respinti. II che si 
gnifica in sostanza che anche 
qui. come dappertutto. centi-
naia di giovani dovranno com-
piere in queste settimane Tim-
presa titanica di « maturare ». 

Certo. le considerazioni fi-
nora fatte sul senso e la diffi-
colta di questa impresa sono 
scontate. Basta leggere qualun-
que quotidiano o periodico de
gli ultimi anni e vi troveremo 
questi stessi discorsi. Non si 
puo d'altronde pretendere che 
il cronista scopra le novita do. 
ve non sono. Cid che si pud ra-
gionevolmente pretendere. ma 
in contrasto con quelle logiche 
di cui si parlava. e che si ri-
vedano i criteri d'esame e in 
primo luogo che si abolisca la 
sessione autunnale. Vecchia ri. 
chiesta anche questa. ma an-
ch'essa elusa regolarmente. Ma 
anche quando si provvedesse a 
questa modifica, resterebbero 
question! piu vaste da risolve-
re nel senso di una riforma or-
ganica e democratica della 
scuola secondaria superiore. 
Sono i problemi della garanzia 
che la scuola deve dare di sa-
pere giudicare i suoi alunni, 
e quelli altrettanto urgenti del
la riqualificazione culturale di 
di tutta la scuola. della sua ca
pacity di aprire i giovani alia 
considerazione della realta so-
ciale e culturale. secondo i rea-
li interessi della gioventu mo-
derna, di formarli e maturar-
li davvero, e ancora i proble
mi del rapporto fra cultura e 
professione. che e l'aspetto at-
tuale del problema vecchio. mai 
risolto in Italia del rapporto 
fra scuola e societa. 

E' alia luce di queste esi
genze .che la vita contempora 
nea pone con forza, che si pud 
precisare e rendere significati 
vo il concetto di maturita. II 
giudizio sugli esiti di qualsiasi 
attivita umana e inevitabilmen-
te un giudizio sulla sua effi-
cien7a. I risultati della maturi 
ta. prima che ad una valutazio 
ne degli studenti e degli inse-
gnanti — gli uni e gli altri vit-
time della situazione — indu 
ce ad una valutazione dell'isti-
tuzione scolastica. E questa non 
pud che confermare. ancora una 
volta. la giustezza delle criti-
che antiche e recenti. e 1'ur-
genza delle trasformazioni. 

Giorgio Bini 

Affluiscono alia sede dell'ISTAT i dati del 
censimento nazionale per I'edilizia scolastica 

Radiografia di uno scandalo 
Stanno affluendo a Roma, alia 

sede centrale dell'ISTAT, i ri
sultati del censimento nazionale 
dell'edilizia scolastica. Centinaia 
e centinaia di schede, una per 
ogni edificto, anche quando si 
tratta di una aula sperduta in 
mezzo alia campagna; centinaia 
di cast, ognuno dei quali ha spes 
so coslituito un vero rebus per 
i rtlevatori. cite dovevano indi-
viduarne la collocazione esatta 
da inserire nel rigido reticolo del
ta stattstica. 
•Ormai il piu d fatto. anche sc 

un po' ajfrettatamente e alia pa-
rtbaldtna; ma tant'e. forse era 
I'unico modo per condurre a ter-
mine una operazione peraltro ec-
cezionale, nelle vicende delle ope-
re pubbliche del nostro Paese. 
Ora si aspettano i risultati dalle 
macchine elettroniche che debbo-
no catalogare e selezionare i dati. 
elaborare le correlazioni e fomi-
re un auadro complessivo della 
situazione dell'edilizia scolastica 
in Italia alia data del 1. giugno 
1966. 

Tutto questo servird. ne siamo 
certi. se non altro per fare ma
turare nell'opinione pubblica una 
maqgiore coscienza dello stato 
delle altrezzature scolastiche: e 
serii'ird. come docttmentaziane di 
base, a quelle amministrazioni lo-
cali che vorranno mettersi seria-
riamente a elaborare proorammi 
di sviluppo della scuola nel pro
prio territorio. 

Ma come saranno utilizzati i ri
sultati. che saranno noti entro il 
gennaio 1967. dall'Amministrazio-
ne centrale dello Stato? 

Non dobbiamo aspettare tanto 
per saperlo. E" ticJ programma 
parlamentare la discussione del 
Piano quinquennle di sviluppo 
economico. e siamo pertanto a 
conoscenza del posto dedicato in 
essa alia scuola. Mentre da una 
parte una accurata rilevazione 
si prefiaae di stabilire « Vidonei
ta » dell'edilizia scolastica esi-
stente. il Piano sorvola tranquil-
lamente sulle carenze arretrate. 
tagliando lo stesso preventivo 
fatto da Gui. che prcvedeva di 
sostituire annualmente soltanto il 
5 per cento degli edifici cosiddet-
ti « adattati» a scuola. Ora. chi 
ha potuto vedere cosa significa 
in Italia « adattare > un edificio 
perche fttnga da scuola fe ne dia-
mo in questa pagina alcuni si-
gnificatiri escmpi) pud valufare 
la portata di una decisione che 
protrae oltre i prossimi cinque 
anni la situazione esistente. 

E' una situazione che a descri-
verla si ha il pudore delle parole 
e il timore di cadere nella re-
torica: per questo preferiamo af-
fidarci all'evidenza dei grafici e 
delle foXografte, raccolti durante 
la rilevazione sperimentale con
dotta dalla Commissione naziona
le d'indagine. 

Cid che preme sottolineare d 
che gli esempi mostrati sono 
tuWaltro che eccezionali e al
ia miseria degli edifici (che si 
riferiscono alia zona di Pado-
va) corrisponde nella maggio-
ranza dei casi un insepnamento 
precario ed inconsistente. 

Quando. nel prossimo gen
naio. il censimento 1STAT do-
cumenterA la situazione su sea-
la nazionale, allora si gridera 
alio scandalo, e come si d po
tuto arrivare sino a questo pun-
to: si parlcrd delle malattie cui 
queste scuole condannano i 
bambini. alle malformazioni 
permanenti: saremo perd di 
fronte ad un governo che avra 
aid stabilito nel suo bilancio di 
non spendere una lira per mu-
tare auesto stato di cose. 

Se cosi arrerra. il censimento 
che e appena stato portato a 
termine si dimostrera atto di 
pura demagoaia nella storia del
l'edilizia scolastica italiana: e 
restera a noi la maara consola-
zione di vedere resi pubblici 
documenti di cui da anni de-
nunciamo la eccezionale gra-
vita. 

N. Sansoni Tutino 
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Scuola elemenlare in comune dl Pozzonovo (Padova). Risulta adattata nel 1953 e quindi dichiarati 
idonea come scuola. L'unica aula, per Tunica classe, e situata in un edificio di tre vani di pro-
prieta privata: il proprietario ha caduto una stanza per I'uso scolastico e le altre due servono da 
abitazlone. Data la particolare situazione e dale le precarie condizioni dell'aula e delle sue altrez
zature, I'insegnamento viene impartilo — secondo le tesluali parole dell'insegnante — in modo iv-
venturoso e alia garibaldina. 

Scuola elementare in comune di Massanzago (P-.dova), di quattro aule. Risulta adallata 1930 

Scuola elementare in comune di Arre (Padova). La costruzione e del XVI I secolo e risulta adat
tata a scuola nel 1922. Contiene 10 aule e I'abilazione del custode. Non e, come le altre, una 
frazione, ma e la scuola del capoluogo del comune. 

GENOVA: I RAGAZZI AL GOVERNO DEL C0LLEGI0 
« Villa Perla », un istituto nato all'indomani della Liberazione per ospitare i figli dei partigiani e sorretto dal determinante 

contributo dei lavoratori genovesi, affronta oggi una serie di esperienze su un terreno pedagogico assai avanzato 

GENOVA. agosto. 
€ Da Genora-Moltedo 6 giunta 

I'offerta del collegia di " Villa 
Perla" di due mest di vacanza 
per died ragazzi appartenentt 
a famighe di lavoraiori > (Gior
gio Frasca Polara, in una corn-

mente. I'assistenza e stata estc-
sa ai figli dei la\oratori in ge-
nere, pur restando inalterato U 
carattere distintivo di collegio 
laico democratico e si e badato 
a mantenere una equa propor-
7ione fra ragazzi accolti gra-
tuitamente. altri a retta piena 

rctta differen-spondenza dett'Unita da Agri 
gento. il 24 Iuglio. a proposito i e altri ancora a 
della mobilitayione di forze po- j 'iata. 
polan per i simstrati della cit- • Ad integrare il bilancio inter-
ta): chi conosce la stona e il ' 
carattere di Villa Perla non pud 
certamente meravigliarsi della 
offerta che testimonia tangibil-
mente il sentimento di solida-
rieta dei lavoraton genovesi per 
gli sfortunati confratelli sicilia 
ni. Tale episodio. inoltre acqui-
sta un significato particolare pro
prio per il fatto che quest'anno 
cade il ventennale della fonda-
zione del collegio. 

Villa Perla nasce all'indomani 
della Liberazione. nel gennaio 
del 1946. sotto legida del C.L.N.. 
come emanazione del circolo 
deH'U.D.L. quale collegio per « 
figli dei partigiani. Sfrattato dal
la pnmitiva sede di Nervi. il 
collegio, grazie alio sforzo con-
giunto della classe operaia del
la citta che seppe mobilitarsi e 
intervenire con concrete forme 
di aiuto. ha trovato la sua defi-
nitiva sede in una antica villa 
padronale di Moltedo. oggi final-
mente di proprieta dell'istituto. 
Col passare degli anni, natural-

vengono — e questo e l'aspetto 
p.u sign-ficatho. che ne co>titui-
sce la caratteristica mconfondi-
bile — con sovvenzioni volonta-
rie le categone lavoratrici del
la citta. in primo piano i lavo
ratori del porto. ma anche i fer-
rovieri. 1 metallurgies i tramvie 
n, e ancora sindacati. societa 
di mtituo soccorso. commission! 
interne, ecc. II Comune paga la 
rctta per dieci bambini, e a 
N'atale e in occasione di altre 
festhita invia dei regali. L'Am-
mmistrazione provinciale di To
rino paga due rette a ragazzi 
piemontesi, quella di Genova... 
niente. Qualche anno fa sono 
stati concessi due posti in orga-
nico nei ruoh della scuola ele 
mentare e cosi oggi funzionano 
due pluriclassi; in tal modo Vil-
la Perla si e trasfbrmata da 
semplice convitto in vera e pro
pria istituzione scolastico-educa-
tira. 

Oggi vivono a VilJa Perla 75 
ragazzi. 42 dei quali frequcnta-

no la scuola elementare interna 
e gli altri si recano quotidia-
namente alia scuola media di 
Pegli. Per il trasporto di questi. 
oltre che per necessita di vano 
genere. si e reso indispensabile 
lacquisto di un « pullmino >. Un 
dato di particolare interesse pe-

stitu.te sette commission! di la
voro (organizzazione. pedagogi-
ca. rapporti sociali. igicne e sa-
nita. economato. finanziana. pa-
trimonio) i cui responsabili for-
mano resccutivo che ha elabo
rate due programmi. uno di mas-
sima. piii elastico e proiettato 

dagogico e soaale e il fatto che ! a piu lunga scadenza. e uno di 
tutti i raeazzi hanno frequen- j minima, concentrato sui proble-
tato la nuova scuola media spe- j mi di piu immediata attuazione. 

II tcma di fondo che si e nmentale fin daH'mizio 
A vent'anni dalla sua fonda-

zione i dingenti di Villa Perla 
si propongono di operare un sal-
to di qualita caratterizzando piu 
decisamente il collegio sul piano 
pedagogico - educativo. In altn 
trrmini. ci si propone, mante-
nendo immutata queH'apertura 
a i ragazzi bi5ognosi che lo ha 
fatto centra dellaffetto e della 
s«ilidarieta dei lavoraton geno 
\esi. di quahficarlo su un ter
reno pedagogico piu avanzato fi-
no a fame un collegio laico de 
mocratico « modello» non solo 
per la linea morale della sua 
ispirazione — quella della Resi-
stenza — ma anche per i con 
tenuti pedagogici; fino a fame. 
cioe. un punto di riferimento per 
esperienze educative popolari e 
democratiche. Si tratta di un 
progetto indubbiamente ambizio-
so, sebbene confortato dalla se-
rieta e dalla misura con cui si 
e iniziato a lavorare 

A questo scopo sono state co 

extra scolastiche in senso lato. 
Scmplificando. tutte le attivita 
di tempo Iibero verrebbero pre-
siedute. in forme parfecipativo-
collaborative. dal Constglio dei 
ragazzi. 

In collaborazione, poi. con la 
commissione di igiene e sanifa. 
presieduta da un medico, e sta 
ta istituita per ogni ragazzo una i 
«*heda fanilana da intern-si nel 
la cartella personale. In tal mo 

proposto la commissione pedago- j do I'assistenza esce dal campo 
del buon senso e della buona gica — formata da insegnanti 

ed educator! < amici» di Villa 
Perla — nei suoi piani riguarda 
lutilizzazione e I'organizzazione 
del tempo Iibero dei ragazzi in 
un quadra di vita comunitana 
altamente umanizzante e socia-
Ii7zatrice. Solamente in questa 
maniera I'tstituto potra superare 
i limiti assistenziali, neccssaria 
mente angusti anche 5e mcriton 
che fmora 1'hanno contraddistin 
ta. per operare un'espenenza di 
piu largo significato. A questo 
scopo la commissione pedagogi 
ca intende inserire i ragazzi nel 
governo della comunita non me-
diante assurde imitazioni di for
me di vita adulta (sindaco. tri
bunale. ecc.). bens] dando luogo 
a forme di rappresentanza elet-
tiva che si sostanzino nella par-
tecipazione e collaborazione al
ia vita della comunita. soprat-
tutto per quel che riguarda le 
atti\ita ricreati\e. sportive ed 

volonta per organizzarsi su nasi 
scientifiche e meno aleatorie. 
Naturalmente, occorrerebbe una 
assistenza specializzata per i 
casi che presentano dei proble 
mi personali. frequenti e spesso 
di notevole complessita. soprat 
tutto se si tiene conto della pro 
vemenza sociale dei ragazzi: 
famighe esistenti solo nella car j 
ta. difficolta economiche. disa 
dattamento e delinqucnza pre 
coce. ecc. Per tale motivo si sta 
cercando un aggancio con il 
Centra pediatrico deU'ospedale 
Gaslini. 

Ma il problema piO urgentc 
e che condiziona la realizzazio 
ne del < salto qualitative > 6 la 
presenza di un direttore didatti-
co intemo che coordini le atti 
vita scolastiche ed extrascola-
stiche, nella misura in cui e 
possibile parlare di tale separa-
zione, per trasformare, appun-

to. Villa Perla in una comuniti 
di \ita integrata. La sua man-
canza. infatti. rischia di rende
re vani progetti c sforzi. 

Infine. e alio studio lorganu-
za7ione di un convegno pedago
gico a carattere nazionale ch» 
muo\endo riaU'csperienza e dal
la problematica specifiche del 
collegio sappia dare indicazinm 
gtnerali \alide per una peda-
gogia democratica. che si pon-
na, cioe sul terreno della scuo
la a tempo pieno. Si spera. • 
questo proposito. d; ottenere la 
collaborazione di nviste quali-
ficate come Scuola e Citta e Ri
forma della Scuola. di movi-
menti pedagogici d'avanguardia 
come Coopcrazione educativa, 
tfitre che dell'istituto di Peda-
gogia del Magistero di Genova. 

E' questa. in fondo. la miglior 
maniera per concludcrc degna-
mente le manifestazioni per il 
ventennale della fondazione. 
mantenendo fede a quegh idea-
11 della Resistenza cui si e co-
stantemente ispirata I'opera del 
collegio. Se la Resistenza con
tinua oggi in altre forme. Villa 
Perla. di rctta filiazione della 
Resistenza. intende continuare e 
migliorare il suo lavoro amplian-
do il proprio campo d'iniziativa 
e aprendosi alle nuove esigenze 
dcU'cducazione e della scuola. 

Fernando Rotondo 
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