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1 
Contro la «politica di spesa>» insuffi-
ciente e senza riforme del ministro Gui 

L' UNIVERSITY PREPARA 
LO SCIOPERO DI NOVEMBRE I 
Di fronte ai piii recenti sviluppi della discus-

slone parlamentare e agli atteggiamenti presi 
dal ministro della P.I. Gui — nfTcrma un 
comunicato difTuso iori dalle Associazioni uni-
versitarie dei professor! incaricati. degli as-
sibtenli e degli studenti — in merito ai pro-
blerni della .scuola e dell'Universita e ai 
disegni di legge attualmente all'e.same deiln 
Camera e del Senato, ll Comitato Umversi
tario - ANTUI. UNAU. UNUKI ~ non puo 
non manifestare la sua piu profonda pieoc-
cupazione per la gravita della situa/io:ie: 

< Da un lato. infatti. 1'ini/io dell'anno sco-
lastico ripropone le profonde caren/e strut-
ttirali e finan/iai le in cm l.t scuola Italian,i 
si dihatte v l'urgen/a di pom prontamente 
rimedio; d'altro lato la politica disorganica. 
elusiva e coitcllata di nnvn, che e stata 
caratteristica del governo in questi ultimi anni 
sul problema della scuola. malgrado le ri-
petute asser/ioni tcorichc della sua priorita. 
sta alia base delle attuali diflicolta della tu-
scussione parlamentare. 

«II Comitato umversitario ha sempre 
chiesto, e riafferma: 

1) La connessione di leggi di riforma 
• di leggi di (inan/iaincnto dell'Universita e 
della scuola. 

2) La connessione delle leggi di flnan 
ziamcnto deH'Univer.sita e della scuola con 
la programma/ione economica generale. 

«II governo In invece seguito la via 
esattamente opixista. prescntando in rno-
menti diversi e a rami diveisi del P.nla-

mcnto singoli disegni di legge e chiedendone 
ia discussione e la approvazione separata: 
cosicche ha di fatto impedito un dibattito 
generale sulle caienze qualitative e quantita
tive dell'istruzione in Italia e sulle mib'iie 
adcguate a porvi rimedio. Non solo, ma 
i Disigni di legge presentati sono. come il 
Comitato Umversitario ha piu volte dimo-
strato. assolutamente insoddisfacenti ad ade-
guato le striitture alle esigenze dei tempi 
e perfino a mantenere per il futuro l'attu.ile 
critica Mtuazione. In questo quadio, il Co 
vutato Univer'iitario. nel confermaie lo scio 
peio dei proressori mcaiicati, assistenti e 
studenli a part ire dall'ini/io stesso del pros-
sinio anno accademico. pioclamato il 21 set-
temhie scorso, fa appello a tutte le furze 
politiche perche l'urgen/a dei provvedimenti 
non diventi il pretesto che consenta di \arare 
sen^a modifklie l Disegni di legge nella loro 
foima attuale. e iierthe. al contrano. la 
ritorma e il (inanziamento deH'UtmeiMta 
siano posti immediatamente e comuiutumente 
all'ordine del giorno dei lavori parlamentaii 
nella do\eiosa prospettiva di una discussione 
arnpia. articolata in tutte le sue connessioni 
e indicazioni che consenta al Parjamento 
nel suo insieme. superando la rigidita delle 
contrapposizioni di minnran/a e maggioran/a, 
di afTrontare il problema e di appoitare ai 
Disegnj di legge governativi le necessane 
radicali modilica/.ioni che il mondo umver
sitario e le esigen/e del paese richiedono *. 

MILAN01 le scuole superiori all'«anno zero» 

Severa denuncia di 
presidi e insegnanti 

« Quasi nulla e stato fatto per predisporre I'accoglimento dei giovani usciti dal ciclo dell'obbligo » — II pe-

ricolo di distorsioni o fratture nella evoluzione intellettuale dei giovani — Il dramma dei corsi serali 

J 

MILANO. ottobre. 
La prima sgradita sorpresa 

che ha accolto i licenziati dalla 
scuola dell'obbligo sono state 
le aule sovraffollate: almeno 
35 per classe, e in alcune, del 
liceo scienlifico e dell'istituto 
magistrale, persino 37. Gia 
questa situazione rendera piut-
tosto difficile agli insegnanti. 
anche ai piu appassionati e 
piii aperti alle concezioni mo-
derne. I'adozione di metodi di-
dattici efficaci. Ma ben altri 
sono gli ostacoli che questi ra-
gazzi incontreranno nel loro 
cammino. 

Come si sono preparati. in
fatti, gli istituti medi superiori 
al fatto nuovo che caratterizza 
quest' anno I' anno scolastico? 
Quali direttive sono state im-
partite dal ministro della Pub 
blica istruzione ai capi istituto 
e agli insegnanti? L'opinione 
degli insegnanti e dei presidi 
milanesi con i quali abbiamo 
avuto occasione di parlare in 
questi giorni, e che poco o 
nulla si e fatto. E pure il tem
po c'e stato, sono passati tre 

SICILIA 

Scade nel grottesco la ventennale vicenda della 
scuola popolare per il recupero degli analfabeti 

Gli alunni inesistenti 
Legami clientelari e interessi elettoralistici presiedono alia istituzione dei corsi senza nessun 
rapporto con le esigenze oggettive della popolazione scolastica • I dati ministerial! contraddetti 
da quelli del censimento - Una ristrutturazione e possibile soltanto nelPambito della riforma 

Un • centro » di educazione popolare in Sicilia 

II boom delle tntziatiue pet il 
recupero degli analfabeti m Sict 
lia si ebbe neglt ann\ cinquanla 
Per debellare la piaaa dell'anal 
fabetismo che mcideva sulla po 
polazwne all'inctrca per il 15'i. 
nel dicembre del l')47 mlatti. era 
stata tslituita ia Scuola DOpoIare: 
subordinalamente essa dovera 
servire per alleriare la dx^occu 
pazione magistrate acuta in Jut 
to il paese e particolarmente nel 
sud. Immediatamente. perd la 
finalttd pnmarm pas*d m seconda 
linea di fronte alia nccessita di 
dare vno sfoao. sia pure preca-
Tio. alia massa di maestre e mae 
stri disoccupati 

Furono versati fiumt oTtnchia 
stro sulla retnnca della maestri 
na che con spirito e tela m,ssxa 
nar't si reca m sperdute campa 
gne a portare la luce del sapere 
a contadtm e madrt di famiQha 
ansiose rfi imparare per poter fi 
nalmente scrtvere al liaho lonta 
no o leagere le pan-ne del Qinrr.a 
le o del mc**ale La rea'.Ja e r^ 
rd fvn d rersa I corn popnlar, 
rispetto alia ae^tm^e si turfrfi-
ridono m: a) com tlatah. ae*l>tt 
tlirettamenle dal provreditOTt 
agli stwdi (a<<can(iti tecoido 
una reoolare graduatona rfi me 
Tito dei richiedenti): b) corsi 
organizzaU da enti e as«ocio 
n'oni a canco dello Stato; 
C) corsi organizzaU da enti 
e associazioni a loro Male car\ 
eo I cars, b) e c) vengono asse 
(tnati da alt enti oraanizzaton se 
condo crilen clientelan facilmen 
te comprensibili meno compren 
sibile i Vatteoa>amento dello Sta
to che con i prnpn <oldi rermel 
te a enti cripiopohlm di srnlaere 
fl loro otoco a *1ondo elettorab 

Stico 
II maestro o la maestra non di 

ruolo che desiden ottenere Vin 
Canco in un corso popolare pre 
tenia una domandma accompa 
gnata daU'indicazione delli lo 
calitA in cui dovra funzionare il 
corso t dalYelenco degh adulti 
4tUm N M analfabeti • iisposti a 

frcquentare. Per compilare I'elen-
co e sufficienle una consultazwne 
del regtstro dello stato civile o 
una chtacchierala con una « per 
sona di rispetto » del luogo. alle 
volte basta un po' di fantasia A 
quesio punlo avviene la corta 
al 1 inanziamento Si Iratta di stt 
r-endi molto rmseri — non piu di 
40OO0 lire mentili e oer soli set 
mest — che tutlavia rappreten-
taio sempre qualco^a per cut ral 
ga la pena di ricercare la racco 
mandazwne improvvtsarsi anlop 
pirn eleUorah bazzicare sacre 
<tte. fmaerst < fanlamam * o » do 
rolei ». fare la corte ad onoreroh. 
notabili e assessor! localt alia PI 

FinolTOCTife ha mizio il corso (a 
noremhre dicemhre. gennaio .) 
e cht vole*se confrontare Velen 
co deah atp'ranti alunm allegata 
alia domanda con Velenco dei 
freQiirr.tanti vedrebbe che essi 
non coTTKpandono nemmeno in 
mimmn parie: qiiando ci jono fre 
qiievtnriti naturalmente Se la 
mar<tra £ a ovine e carina Qnal 
che amranotto che non <o Ĉ TTÎ  
p-7«<:f7rp la sernlo von manca *eh 
tene ora la diffu*'one della tele-
n îorce anche nelle campaane ab 
bia mlerlo un duro colro alle DO* 
ohd>M dr freauenza Se <» tratta 
di un maestro bisogna che egh 
faccia i *alti morrah per racimo 
lore il numero sxifficienle d\ « pre 
sentt * almeno durante la visila 
del direltore Aali esami finali 
di soldo c'i il * pievo» ma si 
tratta per lo piu di aente che si 
presto per aiutare Vinseanante 
per « far prendere i punti alia 
maestra » Cosi oani anno rengono 
uffictalmente alfabrtizrate mialia 
ia di persone aid altnhelmate 
Vanno precedente e fhanno pre-
crdente ancora o addirdtura in 
possesso di un titdo di studio 

Calano le afre dellanalfabeti 
smo secondo i dati del mmistero 
della PI ma non secondo quelli 
del censimento. o almeno non nel
la stessa misura. Dopo quasi un 
ventennio di vita si pud ogevol-
mentt costatare fl faUimento del

ta Scuola popolare. La Regione 
sicihana non apre piu corii e 
alcum comun, commciar.o ad imi 
tarla L'assessore regionale alia 
PI su un totale di 3 « 7 scuole 
c susstdiane » ne chiuie ben 1448. 
* molte delle gualt — a della del 
rassestore ste<*o — assolrevano 
tult'altro che compiti d, Mia alio 
analfabetumo ne'-le zone rwrafi' » 
Ad Aanaentn arr:ene una vera e 
propria ecatomhe di scuole « sus 
sidiane ». In cert, cas\ esse fun 
zionavano a poche decine di me 
trt dalla scuola statale mer.lre 
la legae precede che siano a non 
meno di due chtlomelri di dislanza 
e debhano servire una popolazio 
ne scolastica. sia pure ristrelta 
il cut accesso alia scuola statale 
stessa sia reso difficoltoso da oar 
ttcolarx condtz'.om In alln can 
la maestra cartcav^i in micchmo 
ragazzi dt cittd e d ponava in 
uno sperduto ca*olare d, camp? 
gna D<»T sinulare una sifuazio-ie 
di bisnane, ogoellivo menstente 

In realta la radice dellanalta 
belismo dcU'adullo risxeae r.ello 
analfabeti^mo del tanaullo. e la 
scuola elementare ne & la lonte 
pnncipa'e In certe direzwni di 
dattiche il 50** degli alunni non 
termma I'ohbligo sco'.a%lico Per 
lo p,u si tratta dt figli di analfa 
bett per cui si nu6 dire che Vanal 
fabetismo produce nuovo analfa 
betismo che la scuola non nesce 
a recuperare Classi con 40 50 
alunni direziont con 60 100 classi. 
una edilizia risalente spesso al 
1928 assislenza insuffiCiente da 
potcuola (ma che valore possono 
avere essi">) funztonanti per un 
solo me*e perche" Comun, e Patro 
natt per ragiom politico cliente
lan. prcferisconn spesso acconlen 
tare 50 maestri per un solo me 
se cw*cuno che istituire 5 6 corsi 
effiaenti per tutta la durala del 
Vanno: in questa situazione non 
c'i da meravioliarsi se annual 
mente il numero delle c perdde » 
che robbligo scolastico svbisce 
a litello di scuola elementare su-
pero quello degli efettivi *n-

cupert > ad opera della Scuola 
popolare. 

D'altra parte un apprendimento 
superfic.ale e limitato e radical-
mente insufficiente: alfabetizza 
zione e culturaltzzazione sono fac 
ce di una stessa medaqlta; Vuna 
& presupposto indispensabile del 
Valtra che a sua volla fissa du 
raturamente le conqwsle della 
pr,ma impedendo il vertficarsi di 
ncnatin fenomeni di ritorno. 

Si rende neces*ario. allora. en 
tare nel modo p,u asso'.uto d ne-
nficarsi di « fuahe » nell'etd del 
I'obbligo mediante il mtghora 
menlo del sislema anagrafico di 
repenmenlo. la riorganizzazione 
scolastica sulla base della scuola 
a pieno tempo educativo la con-
ce*sione di amti concreti alle fa~ 
miolie altraverso il rimborso del 
mancato auadagno dei holt, la 

j riforma del *i;tema di forriazione 
I deali in*earnanU e Vapertura di 
I canal, profeswrafj collateral! 

come qiieilo delfa<*i*tenzi so 
j ciale Solo in qiie^'a pro'peltira 
I i cor^i d, edncnz one popolare POS 
J *nno venire fpycernenle rittnit 

turali snltr, forma di Cento di 
educa7-o',e r>ormar.en*e leoatt al 
rambiente sncnle direlU rrnn da 
insegnanti awram e ivesperii 
ma da maestri d- coVnvdata espe 
rienzg opportunnmente agaiorna 
ta con corst re*idenziali Si trat 
terebbe dt istituz ani culturah ri 
volte a tut11 j ciffadmr aduld in 
qvanto tali e non solo come anal 
fabeti. per Veducazione dell'intie 
ra persrmalitd deU'uomo. cioe del 
produttore del constimatore del 
citladino 

Ma si r,schia tempre di operare 
aWinterno di una eoncezione illu 
ministica *e non nddiriitura ter 
nalisVca *e s, *marrnce la v>s?o 
ne del ne**o che cnlleoa emanci 
pazione umana e snluppo econo 
micosaciale La Siciha ha bvo-
gno si dt una programmazione sea 
lastica. ma come momenta di vn 
piu vasto piano dt svduppo de 
mocratico. 

Fernando Rotondo 

anni da quando t» cominciata 
la scuola dell'obbligo. In que
sto arco di anni, e'era tutto il 
tempo di predisporre la indi
spensabile riforma della scuo 
la media superiore, proprio per 
non creare fratture e incvita 
bili choc agli studenti che que-
st'anno, per la prima volta, 
hanno terminato il ciclo com-
pleto della scuola media. Ma 
almeno, in mancanza della ri
forma, si sarebbero dovute 
adottare misure adeguate. 

Abbiamo visto, invece, nel 
corso dei precedenti articoh 
dedicati a questo problema. 
che addirittura si e accolto 
enn sgomento I'aumentato af 
flusso delle iscrizioni al liceo 
scientifico e all'istituto magi
strale. Serie direttive non sono 
state impartite, e i testi sco 
lastici, anche nel caso della 
migliore scclta, non potranno 
aiutare molto V insegnante 
« Davvero non si capisce — 
mi diceva un giovane profes 
sore di lettere che insegna in 
tin liceo scientifico m'danese — 
perche in Italia manchino gui
de didattiche per I'insegnante, 
esistenti invece in Francia e 
negli Stati Uniti, per esempio 
Tali guide hanno spesso lo 
stesso numero di pagine del 
testo scolastico. e sono, ovvia 
mente, di notevole aiuto per 
chi insegna ». Nel nostro pae
se, evidentemente, anche in 
questo settore, si preferisce 
fare affidamento sul genio ita-
lico, capace di rimediare a 
tutti i mali, tanto 6 vera che 
non ci si preoccupa nemmeno 
di organizzare su basi serie i 
corsi di aggiornamento, pur 
giudicali indispensabili da tutti 
coloro che si occupano della 
scuola. 

Persino nei riguardi della 
tanto dibattuta questione del 
latino si $ praticamente con-
tinuato a procedere come se 
nulla fosse accaduto in questi 
ultimi tre anni. Alio scientifico 
e alle magistrali, come e noto, 
si ricomincera dal rosa-rosae: 
per i programmi di latino del
la quarto ginnasio, il ministero 
ha operato qualche modifica, 
accompagnando il tutto con 
raccomandazioni vaghe che la-
sciano un ampio margine alia 
iniziativa e alia discrezione 
dell'insegnante. In altre parole, 
e ancora una volta I'insegnante 
che dovra arrangiarsi. E pure 
al ministero della Pubblica 
istruzione non dovrebbe essere 
ignoto il fatto che molti inse
gnanti degli istituti medi su
periori hanno atteggiamenti di 
riserva e di scarsa fiducia nei 
confronti della nuova media, 
e dei metodi didattici che in 
questo tipo di scuola sono sta
ti. o per lo meno avrebbero 
dovuto essere adotlali. Non 
saranno pochi i ragazzi delle 
prime classi degli istituti medi 
superiori che si troveranno di 
fronte insegnanti di questo ti
po. e le conseguenze che essi 
vcrranno a subirne non sono 
difficili da immaginare. Mi di
ceva. a tale proposito, un au-
torevole educatore che gli in-
convenienti che questi ragazzi 
incontreranno sono di vario 
qenere, e tanto piii rilevanti 
quanto meno gli insegnanti del
le medie superiori che accol-
gono i giovani profenienti dal
la nuova scuola media siano 
inclini a riconoscere la finalita 
essenzialmente orientativa e 
stimolatrice della scuola me
dia e la corrispondente meto-
dologia didallica, e disposti ad 
innestare su di essa, con la 
debita comprensione e duttili-
ta. metodo e spirito del pro
prio insegnamento. 

C'% pericolo, in altre parole, 
che molti insegnanti, impe-
gnandosi troppo decisamente a 
€ formare > c < ordinare ^ nel 
senso tradizionale dei termini, 
provochino una sorta di frat-
lura o distorsione nell'evolu-
zione intellettuale dei giovani; 
il che non andrebbe senza cri-
si e tormento. II ministero, 
d'altra parte, piu che precise 
e categoriche norme, ha im
part ito, finora, scio sagge e 
in un certo senso ovvie rac
comandazioni. La situazione, 
come si vede, pud apparire 
addirittura incredibile, ma la 
cruda realta e che i ragazzi 
licenziati dalla nuova scuola 
media saranno accolti in isti
tuti, i cui ordinamenti sono 
vecchi di cent'anni. 

Questo il destino dei « privi-
legiati > che possono permet-
tersi di proseguire gli studi. 
E ah altri? Dei trentamila 
circa che hanno felicemente 
terminato la scuola dell'obbli
go. un terzo circa ha rinun-
ciato Questi giovani. ai quali 
le condizioni familiari impedt-
scono, anche se essi siano 
meritevoli, di proseguire gli 
studi, aspetteranno u quindice-
simo anno di eta per andare 
a lavorare, quando non lo fa-
ranno prima, come spesso av-
viene anche nella imiracola-

MILANO — La scuola (materna e elementare) di Corsico 

ta» prouincia milanese, alle 
dipendenze di padroni poco 
scrupolosi. 

Una parte dei ventimila che 
hanno proseguito gli studi, si 
e iscritta ai corsi professio-
nali. Sono circa 3.800, un mi-
gliaio in piu rispetto all'anno 
scorso. Un ottimistico manife
sto affisso nelle strode di Mi-
lano si rivolge a loro con uno 
slogan ottimistico: « Disco ver-
de per il tuo domani >. Ma la 
realta e un po' diversa, e spie-
ga. in larga misura. il tiepido 
entusiasmo dei giovani e dei 
genitori verso questo tipo di 
scuola. In questa stessa pa-
gina sono stati ampiamente il-

lustrati i limtti degli istituti 
professionali. Bastera aggiun-
gere che questi giovani, dopo 
due o tre anni di studi, en-
trano nella produzione. senza 
che il datore di lavoro tenga 
in alcun conto il loro diploma. 
Pochi di loro si accontentano 
di restore operai specializzati, 
tanto i vero che la maggior 
parie di essi, cercano di an
dare avanti, tentando I'inseri-
mento in un istituto tecnico. 
Propria per evitare tali incon-
venienti, per liberare la strada 
dalle barriere di una cultura 
subordinata il nostro partito 
aveva proposto. in un proprio 
progetto legge, I'istituzione di 

istituti tecniciprofessionali. ar-
licolati in diversi ordini, della 
durata di cinque anni, suddi-
visi in un biennio e in un trien-
nio. II progetto partiva da una 
intuizione profondamente uni-
taria della formazione tecnica 
e professionale, basandosi sul 
fatto che ogni distinzione Ira 
i due settori (quello tecnico e 
quello professionale) non ha 
alcuna base scientifico. II pro
getto venne prescntato il 22 di
cembre del 196i, ma per il 
governo di centro-sinistra e co
me se non fosse mai stato 
presentato. 

Vi e infine, fra quelli che 
proseguono gli studi, a prezzo 

di duri sacrifici, Vescrcito de-
<lli studenti serali. A Milano 
'sono circa 70 000, 20.000 dei 
({null freqiicntano i civici isti
tuti (13.000 circa in citta e 
7.000 in prorinci(i). II Comune 
ha i.sfifmfo numerosi istituti di 
tutti i tipi, liceo classico com-
preso. -Si tratta. senza dubbio, 
di un fatto positwo Ma que
sto c tutto. I giovani che fre-
quentano questi i.slitufi serali 
devono pagarsi tutto: traspor-
li. libri. .spc.se sttpplementari 
per i! vitio. A Bologna, inve
rt'. i libri vengono farniti gra-
tuitamvnte dal Comune. Innl-
trc. pochisstme sono /(• azien-
de che conccdono perniestt re-
tnbuiti, e queste poche (le 
aztende llil, per esempio). si 
limitana a otto giorni Di fe-
rie supplemental per la pre-
parazione agli e.sciHii. neanclie 
a parlarne. Certo. negli istituti 
privati si devono spendere l'>0 
200 mila lire all'anno di sale 
tasse: ma anche gli studenti 
che freqiicntano i ctvict isliluli 
devono affrontare sacrifici du-
ri.s'simi. L'abituale salto della 
cena per riuscirc a raggiun-
gere in tempo I'istituto dopo 
la fine del lavoro e I'aspclto 
piii evidente. 

Ma quanti di loro rinunciano 
alle ferie per prepararsi agli 
esami, quanti di loro chiedo 
no. durante Vanno, permessi 
non retribuiti per rtuscire a 
tenere il patso? Ancora una 
volta viene in mente il dettato 
costituzionale che prescrive 
di « rinworcre gli ovlacali di 
online economwo e snciale che, 
limitando di fatto la liberta e 
Veguaglianza dei cittadtni, im-
pediscono il pieno sviluppo del
la persona umana». Quanti 
sono i datori di lavoro die 
hanno letto questo articolo del
la Costituzione? Nessuno di 
essi, in ogni caso, sembra di-
sposto ad applicarlo. 

Ibio Paolucci 

(I precedenti articoli sono 
stati pubblicati il 2. 4. 5 otto
bre) . 

L il Portamento 

« RECUPERI » 

SENZA CONTROLLO 
Per la napertura delle scuole 

i muri delle citta sono stati 
inondatt da manifesti editi da 
scuole ed istituti privati. pie-
m dei piu imitanti slogans 
Si tratta solo di vafihe pro-
messe. o non anche di interventi 
nella vita della scuola7 E. al 
nguardo. quale 6 la posizione 
degli organi di governo 7 

E' quel che hanno chieslo di 
conoscere da Uui i deputati tomu-
nisti con una mterrogazione d- cu> 
e il pnrr.o firmatano il com pa 
gno Seroni. nella quale si chie-
de di sapere «quale attengia 
mento il ministro intenda av=u 
mere nei confronti del massic-
cio e dilagante battage pubhli-
citano orchestrato dalle scuole e 
corsi privati. che cercano di atti 
rare allievi con vistose promesse 
di "recupero" di anni scolastici e 
abbreviaziom di corsi di studio *. 
I deputati comunisti chietkwc di 
conoscere < in dettaglio per i sin
goli corsi e istituzioni succ.fa'i 
quali siano «=tati , controls effet-
tuati e le norme di controllo se-
gu.te » 

Napoli: I'istituto 
di fisica non ha sede 

I deputati comunisti onn. Capra-
ra. Ingrao e altri hanno chiesto 

ai ministn della Ricerca scientiii-
ca e della Pubblica Istruzione di 
avere chiarimenti « sulla situazio
ne dell'istituto d] fisica deU'Uni 
versita di Napoli. al quale non e 
stato sinora nnnovato il contral
to di locazione del padiglione. 
attualmente occupato. del parco 
dellEnte Mostra d'Oltremare >. 

Ma non e che manchi solo ia 
sede. affittata al pnmo \enuto. 
Un docente - Eduardo Caianiel 
lo — ha denunciato che e falh-
to un progetto del C.N.Ft. c che 
mtendeva fare di Napoli la se
de di un complesso di gnippi di 
ncercaton di b:o!ogia. chimica. 
cibernetica. fisica matematica >. 
Gli interrogans chiedono chia-
nmenti anche su questa situa
zione. e. affermando la neces-
sita che «tale progetto venga ri 
preso e opportuna mente sostenu 
to ». chiedcno al ministro se non 
intenda «affrontare l'esame di 
organici intenenti per favonre 
nel Mezzogiomo lo sviluppo di 
m.ziative scientifiehe di avan-
giiardia che ass:curino alia ricer
ca un niolo determ:nante per lo 
sviluppo». In sostanza. si chie-
de c un diverso orientamento del
la politica governativa in que
sto campo >. 

(a cura di A. Di Mauro) 
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«EVAS0RI» DELL'OBBLIGO 
NonoMante la propaganda che 6 stata svoita in questi 

ultimi anni soprattutto nel campo della lotta contro 1'analfa 
betismo. si debbono registrare in Italia ancora centinaia di 
migliaia di ragazzi che non adempiono aU'obbligo scolastico 

Ecco — secondo alcune recenti statistiche diffuse da 
agenzie di stampa — le cifre degli alunni sottratti alia 
scuola d'obbligo: 

Piemonte 
Val d'Aosta 
Lombardia 
Trentino • Alto Adige 
Veneto 
Friuli - Venexia Giulia 
Liguria 
Emilia • Romagna 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Abruzzi e Molise 
Campania 
Puglie 
Basllicata 
Calabria 
Sardcgna 
Sicilia 

TOTALE: 780.743. 

24.729 
1.308 

93.246 
9.934 

67.691 
10.930 
2.680 

3S.440 
40.784 
8.012 

21.126 
39.499 
26226 

110 219 
99.453 
13.405 
40.071 
19.682 

116.312 

( 6 8%) 
(11,4~e) 
OU^) 
( ».8~c) 
(13.6%) 
( 8 ^ ) 
( M*) 
(» .3^ ) 
(11.9%) 
( 8.6%) 
(13,0%) 
( 7.7%) 
(12,2%) 
(15,6%) 
(17,9%) 
(12.6%) 
(12,6%) 
( 8,4%) 
OM%) 

Un libro di Antonio Greppi 

Resistenza 
deamicisiana» « 

La lotta di Liberazione viene in quest'opera 
presentata in modo edulcorato: ponendo la 
« bonta » al centro di essa, sfuggono infatti le 

caratteristiche essenziali dell'antifascismo 
L'n libro stnt to JHT I giow-

nissinu e dedicato <illa siuoLi 
e ('ultima f.itica di Antonio 
Greppi. Oil a::m del ^ilcnzio e 
del coragtim (Milano C'cschini. 
1066. pp 29«. L. K00) (I volume 
hi proi>one di far Lono^cere dl 
le nuo\e generazioni lo spirito 
della resistenza antifastista. at 
traverso un racconto the me 
scola element] fantastici con 
fatti e persone della ston^ rea 
le. E non si pud certo dire che. 
da questo pun'o di vista, non 
abbia una sua efficacia: come 
non si puo disconosceic che sa-
rebbe assai utile il suo ingres-
so fra i libri di Iettura della 
scuola media 

Tuttana a me preme d.-f-ii 
tere alcum a-p-.tti del libro 
che non mi hanno nersua^o. Mi 
sembra innan/ituito. che la 
Resistenza \cnca prcseniata in 
modo un po' troprw edulcorato. 
Greppi e un sociahsta di vec-
chio stampo ed e naturale che 
ponga alia base di ogni cosa la 
bonta e gli sfuggano alcune ca
ratteristiche fondamentali del-
l' antifascismo: ia necessita. 
cioe. di essere spietato e intran-
sigente. il nfiuto dei profeti dis-
sennati (che rapidamente venne-
ro sca\a!cati dal movimc-'.o) la 
liquidazione di ogni m to!ogn del 
I'eroismo (e la se\era ,'>scienza 
di agire soltan'o per nmanere 
uommi fra gli altri uomini) il 
soprav\ento della ragione sul 
sentimento. della politica sul so-
gno e sull'utop.a dei fatti sulle 
parole c sulle frasi piu o meno 
storiche 

Inoltre — e3 e un elemento 
non margmale — U pudore che 
ebbe I'antifascismo neH'afferma-
re gli idcali che pure 1'ispirava 
no. per la consapevolezza che 
j'uso logora le parole rendendole 
inerti ed opache e che parole co
me liberta dcmocrazia. ideale. 

etc. de\ono ci'-ere usatc ton e-
strcma ili^cie/ione Le pagine di 
Greppi. in\ete. trasudano ideale 
e spirtUialita da tutti I pori. 1 
MIOI pcrsonaggi six.'3Si-»simo si 
t"-pnmono con frasi or.itone. al-
tamen'e intonate, e scmbrana a-
spettare I'applauso della platen: 
applauso che. dei re«to. non 
m.irvca perche. dopo ogntina di 
qucste frasi. I personaggi inge-
nuamente si applaudono fra di 
loro 

In secondo luogo — ed e que
sta l"os=erva7ione piu grate — 
la Resisten/a sembra the sia 
stata fatia da genenti antifasci
st!. le cui :dce si configurano 
neirambHo di un va^o orienta
mento =ocialista Pochis^ime \ol-
te. nel libro si u*a la parola <f>-
munista e una «-nla \olta \:pne 
presentato un giovane comunista 
che. a dire il \ero. non mostra 
di avere idte piu thiare di quel
le di un vecrino sociahsta. 

Ma lo s'rsso si potrebbe dire 
per il mo\in:ento di Giw.sficta e 
liberta La dinarmca delle idee. 
insomma. che fu Vivacissima nel-
Tantifaseismo e che porto attra-
verso incontri e scontn. ad al
cune conquiste decisive (come 
quella deH'unita d'azione) e com-
pletamente ignorata Capisco che 
sarebhe stato difficile dire ai 
giovanissimi queste cose in modo 
comprensihile e mteressante e 
che la via soguita da Greppi di 
fare una specie di libro Cuore 
della re=is«eri7a i i prcsentava co
me quella p'Ci accc-ssihile e piu 
efficare Ma G'eppi non e I">e 
Amicis e i tempi, da allora so
no cambiati Non sarrbbe stato. 
quindi un fatto ncgativo a;rreg-
eere in parte I'asse e la tecni
ca del racconto In tal modo la 
utilita del libro che nes_suno con-
testa. sarebhe stata probabilm?n-
te potenziata ed ampliata. 

Carlo ^alinari 

LIBRERIA B DISCOTECA RINASCITA 

• V b Bottegbe Oicure 1-2 Romj 

• Tutti i libri e i dbchi iuliani ed esteri 
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