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___J_a_s_cuola 
Mentre le grandi citta universitarie scoppiano 

II <piano» ha (fimezzato 
la spesa per I'edilizia 

Presentata alia Camera dai deputat i della Commissione P.I 

Organica proposta del P.CfL per 
lo stato giuridico degli insegnanti 

L'incredibile affollamento di un'aula universitaria romana durante una lezione 

Dai 325 miliardi in cinque anni calcoiati dalla Commissione d'indagine 

si passa ai 160 del Program ma di sviluppo economico — I progetti affi-

dati a Comitati tecnico-amministrativi — La tendenza a separare le facolta 

scientifiche da quelle umanistiche — Gli esempi di Chicago e di Berlino 

A chi segtia con un poco di 
attenzione le vicende dell'Uni-
versitn italiana. non pud sfug-
gire il profilarsi di tin feno-
meno d i e rischia di diventarc 
caratteri/./ante di qucsta fase 
di sviluppo. 

E' noto come trent'anni di 
espansionc non pianificata ab-
biano iniluito sulfa struttura or* 
ganizzativa dell'Universita nel 
modo peggiore. Dai 60.000 stu 
denti del 1935 ai 400 000 di oggi 
distribuiti per il 50% circa in 
quattro srdi, Roma. Milano, 
Torino e Napoli: sino nl feno-
meno della moltiplicazione del-
le Facolta. per ragioni pin o 
meno dcmagogichc. del quale 
ai e tanto spesso parlato anche 
su questa pagina. 

Oggi le grandi Citt<k univer
sitarie scoppiano, superano i 
limitt deH'assurdn. Cio avvic 
ne perche contengono un corpo 
studcntesco centuplicato rispet 
to a quello per il quale sono 
nate. perche hanno un corpo 
insegnante che paradossalmen 
te appare dimensionato sulla 
capacita cdili/ia piuttosto che 
sul rapporto con gli studenti. 
perche le stcsse strutture edi 
lizie esistcnti hanno caratteri 
stiche fun/.ionali rigide e non 
ampliabili. 

Di fronte a qucsta situazione. 
nej pressappochismo cronico 
che ci caratteri77a. fioriseono !e 
Iniziative dei Rettori. A Roma 
con il famigerato « piano edili 
l io > dcll'cx Rettore Papi. n Na
poli con il gia avviato smembra 
mento dell'Universita in quat
tro o cinque sedi diverse, a To 
rino. con la recente proposta 
dl costruire nella cintura (Mon 
calicri o Stupinigi?) gli edifici 
per le facolta scientifiche. 

A volte si tratta di inizia 
tlve frammentarie ed episodi 
che (la piu carattcristica quella 
di Napoli denunciata da prcse 
di posizione degli Or2ani>mi 
rappresentativi culminate con 
In presentazione di un effica-
cissimo Ltbro bianco): altre 
volte, nei casi migliori. di tappe 
Jntermcdie su linee di minore 
resistenza e difficolta. come a 
Genova. dove si discute la pro
posta di riorganizzare le Fa
colta umanistiche nel Centro 
storico e a Bologna, dove si 
prevede il deccntramento delle 
Facolta scientifiche. 

Un a model Io » 
inaccettabile 

Quest! episodi. oltre al fatto 
<M svolgersi in genere senra 
la partecipazione delle masse 
atudentesche. hanno in comune 
una carattcristica dominante 
•ulla quale e necessario riflet 
tere perch6 tende a diventare ;1 
prototipo, il modello di sviluppo 
cdilizio della nuova universita 
italiana. Si tratta della ten
denza a dividere le Facolta 
umanistiche dalle Facolta scien 
tifiche. lasciando le Facolta 
umanistiche nelle strutture edi 
lizie attuali e prevedendo nuovi 
complessi edilizi o nuovi « Cam 
pus 9 per le Facolta scientifi 
che. Cid deriva da due presun-
noni: la prima, che soprattutto 
• aoltanto la discipline scien
tifiche abbiano necessita di 

itura moderne adequate 

ai tempi; la seconda. che non 
vi siano esigenze di scambi 
interdisciplitiari tra i due rami 
del sapere. quello umanistico 
e quello tecnico scicntifico. 

Ora. sin la prima che so
prattutto la seconda di queste 
due ipotesi sono smentite e tra-
volte dall'esigenza di realiz-
zare l'organizzazione dei dipar-
timenti. organismi a cavallo 
degli Istituti e delle stesse Fa
colta: cosicche c lo smembra-
mento delle Universita in Fa
colta staccate. articolate in Isti
tuti separati . sembra quasi un 
deliberato preventivo sabotag-
gio di qualsiasi anche mode
rn to tcntativo di riforma » (co
me si dice nel Libro bianco 
di Napoli). 

Studi e 
discussioni 

In ognuna delle citta nomi
nate e in corso un dibattito. 
portato avanti dagli elementi 
piu responsabili della vita cit-
tadina e dalle organizzazioni 
universitarie. Di fronte a noi 
stanno gli esempi che ormai 
in molti paesi sono alio stu 
dio di progetto o di realizza-
zione: dalla citta universitaria 
di Chicago alia nuova universita 
libera di Rerlino. ai piani di 
sviluppo di cinque nuove uni
versita britanniche. aH'univcr-
sita di Monaco e di Orleans. 
L*ampie7za delle previsioni di 
ogni nuovo Contro universitario 
(I'Universita di Edvvardsville 
neirillinois e calcolata per ac-
cogliere 20 000 studenti. I'Uni
versita di Berlino addirittura 
72 000). dimostra come il pro-
blema della dimensione sia 
risolvibile a livello di organiz-
737ione eddizia. e sia quindi 
eselusivamente da deterrulnare 
in considera7ione delle diverse 
situazioni urbanistiche e so 
ciali del territorio servito dal 
l'istitii7ione universitaria 

E' un problema che riehiode 
studi. partecipazione e discus-
sione: anche con pochi cenni 
speriamo di averne messo in 
evidenza la serieta e l'impegno. 
Questo perche. nel momento 
della ripresa delle agitazioni 
studontesche per la riforma 
degli studi superiori. anche 
esso diventi uno dei motivi 
fondamentali di lotta e di agi 
tr zione. 

E per dimostrare che ce ne 
sia bisogno. e rr.olto. basta 
una occmati aH'oscuranti^mo 
provinciate con il quale viene 
portato a \ant i noi progetti di 
legge in discussione il pro 
blema del futuro edilizio della 
Universita italiana. 

In primo luogo. la questione 
dcll'entita degli stanziamenti. 
Le linee dirottive di Gui ave 
vano previsto. sulla base dei 
calcoli della Commissione di 
indagine, di spendere per 1'edi 
lizia universitaria 65 miliardi 
a l lanno (325 »n cinque anni) 
Da quella prima previsione 
siamo passati ai 42 m.liardi 
annui (210 in cinque anni) della 
legge n 1552 approvata recon 
temente dal Senato e tra breve 
in discussione alia Camera: 
dopo di che si arriva ai defi
nitive dimezzamento della spe 
sa con il Programma di svi
luppo economico. che stanzia 
160 miliardi per i prossimi cin 
que anni. 

A parte il fatto che ci si puo 
chiedere quale sara In legge 
che avra vnlore quarulo tutte 
e due o tutte e tre fossero 
approvate. e gia abbastan/.a 
preoccupante la faciloneria eon 
la quale si passa tranquilla-
mente da una cifra all 'al tra; e 
lo 6 tanto piu se si pone at 
tenzione a quell'articolo di leg
ge del disegno n. 1552 che sta-
bilisce i modi di realizzazione 
delle nuove universita. 

Infatti veniamo con esso ad 
apprendere. che. mentre in 
tutti gli altri Paesi d'Europa 
(persino in Spagna!) e d'Ame-
rica si mettono in moto le mi
gliori forze della cultura per 
definire i progetti edilizi delle 
nuove istituzioni universitarie. 
in Italia. * per le eriaende nuo
ve Universita,... il ministro del
la P.I. puo nominare... appositi 
Comitati tecnico amministrativi 
con i poteri dei Consigli di am 
ministrazione universitari e 
con il particolare compito di 
provvedere all'allextimento de-
(jli edifici occorrenti... I Comi 
tati... amministrano le somme 
messe a loro disposizione... e 
si avvalgono dell'opera del Ge-
nio civile quale proprio organn 
tecnico >. La sottolineatura e 
nostra e sta al nosto di qual 
siasi commento. 

N. Sansoni Tutino 

I deputati comunisti della Com
missione P.I. hanno prcsentato alia 
Camera una proposta di legge per lo 
« statuto del personale docente di 
scuole di istruzione per la infanzia. 
primaria e secondaria >. 

Quali le ragioni dell'iniziativa? Si 
avverte con sempre maggiore evi
denza un allarmante depauperamen 
to del corpo insegnante; la c rh i . se-
condo la commissione di indagine, 
esplodera in tutta la sua gravitA nel 
1075. quando ad un fabbisogno di 
27'J mila nuovi professori secondari 
si potra far fronte con un gettito 
prevedibile per la scuola di soli 100 
mila laureati. E pur considerando i 
diplomati tecniei e artistici. ptT gli 
liisegnamenti specifici. la previsione 
e che tra dieci anni il deficit degli 
insegnanti sara di non meno di 117 
mila unita. Sono ipotesi formulate 
tenendo conto del margine d ie altre 
arnministra/ioni pubbliche e private 
consentiranno. partendo dalla previ
sione the il gettito complessivo dei 
laureati sarri di 195 mila (74 mila 
seientifici e 121 mila umanistici). 

Un gettito insufficiente in senso 
generale. Iimitativo. nel particolare. 
dello svilupjx) della scuola. Ma non 
si tratta, evidentemente. solo di un 
fatto quantitativo. e quindi di una 
sostan/.iale incapacity dello Stato ad 
opera re perche una cosi paurosa ca 
reti/a di laureati ri-.petto alio ne 
cessita. abbondantemente pre vista 
non solo da oggi, sia scongiurata: e 
anche un problema di qualita. Oc 
correva. e occorre, cioe. facilitare 
ai giovani Taccesso reale alle Uni 
versita, ma nello stesso tempo ga 
rantirli per il futuro. E non parliamo 
solo di una sistemazione immediata 
appena conseguita la laurea. Si trat

ta. per gli insegnanti di oggi e di 
domain, di dare — scrivono nella 
loro relazione i deputati comunisti 
— « senso e valore ad alcuni prin 
cipi fondamentali, come la liberta 
di insegnamento. rinamovibilita. il 
diritto di sciopero. la preminenza 
della funzione docente >, rompendo 
con i vecchi schemi (e regolamenti) 
nei quali il filo conduttore costante* 
e « basato su critori di formazione. 
rcclutamento e sistemazione di un 
personale insegnante destinato ad 
una scuola subordinata e non auto 
noma, non libera », in cui preminen 
te era « il momento professional e 
non quello culturale ». 

Elettori 
ed eleggibili 

Concorrcma di altre amministra 
^ioni e di privati, assenza di liberta 
e autonomia, uno insenmento reso 
difficoltoso so non imoossibile da 
procedure che scoraggiano chiunque. 
la « scarsa considerazione » e gli 
i effimeri incentivi » concessi al-
I'opera personale e collegiale di spe 
rimentazione didattica (e la com 
missinne d'indagine che lo dice): ec 
co alcuni degli ostacoli da infran 
gore, o che la proposta comunista 
indica come rom|)oro. Si tratta di un 
complesso di norme contenute in 8 
titoli comprendonti un centinaio di 
articoli. Î o statuto riguarda i do-
centi di tutte le scuole statali e pub 
bliche di ogni online e grado. e in
dica quattro qualifiche fondamentali 
di insegnanti: ordinario. straordina-
rio. incaricato e supplente. 

Un principio viene affermato (ti-
tolo II. articoli dal 3 al 12) innanzi-
tutto: quello della scuola a tempo 
pieno, in un contesto di obblighi e 
diritti omogonei; questi ultimi ven-
gono ultcriormente prccisati nel ti-
tolo m (art. l.'l e H) . Le innovazioni 
piu rilevanti (oltre. naturalmente. la 
affermaziono della liberta di inse
gnamento, rinamovibilita. l'inviola 
bilita del diritto di sciopero) sono 
il diritto ad eleggcie e ad esserc 
oletti negli organismi della scuola, 
l'abolizione delle qualifiche e delle 
noto informative in rapporto al « sem 
pre magg'oro rilievo e importan/a 
che de\ono assumcre i collegi di 
diK-tiiti, I Coniigli di clas'-e e ogni 
altro organisino della scuola ». I noi 
tre, il progetto propone la introdu 
zione dellViiifio sfi')fitico. cioe il di 
ritto per rinsegnante al congodo di 
un anno ogni sei anni di servizio c da 
dedicaie in modo obbligatorio all'ag-
giornamento e al porfozionamento »: 
nonche il diritto ai viaggi gratuiti 
por studi e ricorche. il diritto alle 
dimissioni senza perdere nessuno 
dei diritti maturati . e. in particolare. 
il diritto ad un trattamento econo 
mico. assistenziale e di quiescenza 
tale da elev.ire il prestigio del do 
cente e d^i co->tituire un motivo di 
stimolo per i giovani a intraprendere 
la carriera deH'iii->egnarite t. 

I trasforimenti, i congedi. 1'aspet 
tativa e le dimissioni occupano Tin 
tero titolo IV Per i trasferimenti e 
i ricorsi s'introduce la innovazione 
che siano affidati a commission! di 
insegnanti; per l'aspettativa si af-
fernia che la concessione spetta sem 
pre alia scuola da cui rinsegnante 
dipende. 

II titolo V prospetta le modifiche 

da introdurre ai concorsi; gli aspetti . 
piu rilevanti sono l'abolizione dei 
concorsi per merito distinto. I'obbli-
go che ai concorsi vengano assegnati 
tutti i posti dispombili. rabolizione 
dei limiti di eta. nuovi ciiteri per la 
composi/ione delle commisskmi giu-
dicatrici (presen/a permanente di un 
rappresentante dei sindacati) e delle 
commissioni di csame, la alwlizione 
di intollerabili norme fasciste. il di
ritto di scelta della .-.ede. l'abolizione 
del periodo di prova in casi parti-
colari. 

Trattamento 
economico 

•\1 trattamento eco.'ioinu-o. a>si>ten 
ziiile e di quie.-.cen/a e dedicato il 
c.ipitolo VII: con I'>MI si pio|>one la 
sostitu/ione degli attuali. con due 
soli ruoli: ruolo dei docenti laureati. 
ruolo dei docenti diplomati. I/) svi
luppo di carriera dovr.'i nttuarsi in 
15 anni. Ix> stipendio dovra essere 
concretamente rivalutato: in aggiun-
ta. i deputati comunisti propongono 
la corresiK)iisione di due mensilita 
oltre la tredicosima. II trattamento 
economico viene definito uguale e 
dovra svilupparsi secondo till scatti 
indipendeiitemente dalla quahfica. 
Inf ne, si pntpone di fi^sare il limite 
del collocaniento in .->tato di quiescen 
/a a 'M anni di servi/io e al (111" anno 
di eta. e la nnsura della pen.iione al 
90 'r dello stipendio mensile lordo in 
godimento all'atto del collocaniento 
in npOiO. 

a. d. m. 

Le nuove generazioni nella «gabbia» della riforma Gentile 

L'istruzione post-obbligatoria 

tra Cicerone e Pelettronica 
Le soluzioni indicate dal « piano Gui » risultano estremamente arretrate sia rispetto alle esigenze della societa ita
liana, sia in rapporto alia situazione degli altri paesi della C.E.E. — La crisi del « panlatinismo » — Tre difetti di fondo 

« ESPERTO IN CICERONE | che in campo cattolico, che si 
CERCASI: dopo tre anni dalla I alzano a favore di una ri/or-
istituzione della scuola me { ma, sollecita, dell'istruzione 
dia unica. i ragazzi che sono post-obbligatoria (e anche degli 
usciti quest'anno dalla nuova aspetti. almeno i piu retrivi. 
media, trovano le scuole supe della scuola obbliqaloria — 
riori pressoche immutate' da qual 6. fra gli altri, il persiste-
come le voile la riforma di ™ del latino in funzione di 

scriminante per gli sbocchi Gentile: nonostante che il pia 
no preveda un aumento del 
100 per cento degli alunni del
le scuole professionali. le iscri 
zioni aumentano sempre piu 
nelle vecchie scuole umanisti
che. come il licco classico e 
1'istituto magistrate, che for-
niranno all'industria elettroni-
ca di domani esperti in lette-
ratura greca e latina »: cosi 
Vasco Binazzi litola e sottoli-
nca un articolo di informazio-
ne su Politica del 15 ottobre. 

Non e questa che una delle 
voci, sempre piu numerose an-

In cinquemila a Catanzaro 

Manifestano gli studenti 

per chiedere 

I'Universita in Calabria 

successivi) in un senso radi-
calmente diverso dal «piono 
Gui» e dalle leggi istitutive 
gia passate al vaglio del Con-
siglio Superiore P.I. e che at-
tendono Vesame del Consiglio 
dei ministri. II fronte dei fau-
tori del «panlatinismo t (i 
evidente che la polemica non 
verte intorno al latino, ma alle 
implicazioni pratiche di questa 
concezione. quale, fra le altre. 
Vestrema frammentazinne e 
* qerarchhzazione » degli ordi 
namenti medi superiori) si va 
sempre piu restringendo. 

La difficolta politica. in que 
ste condizioni. di portare avan 
ti gli attuali proqetti ministe-
riali. fa temere, se non ci sara 
un adeauatn incalzare delle 
forze politiche di sinistra e del 
mox-imento nel paese (sludente-
sco e d'npininne). che si ricor 
rera ulteriormente alia tecnica 
non nuova del ritardo. Uno a 
giunqere. senza arere assolio 

ad esse, si cerca direttamen-
te I'incontro « a meta ^. senza 
ritenere opportuno di presen-
tare all'opinione pubblica Val 
ternativa che si ha a cuore. e 
accusando di massimalismo chi 
per ovvie ragioni non li segue 
su questa via 

La frattura che cosi si crea 
nell'arco delle forze di sini
stra, senza che si sia giunli 
ad un effettivo ed approfondito 
confronto delle idee in funzio
ne del ragqiungimento di pro-
poste organiche ed unilariamen-
te elaborate ed accettate, ri
schia di accentuarsi per il ten 
tativo a volte effettuato. nel 
corso della polemica «anti 
massimalistica ^. di rigettare 
la colpa di ritardi e di chiusu-
re di parte demncristiana sxd 
I'intransiaenza dell'opposizionc 
di sinistra: si attrihuiscono a 
questa posizione che non ha 
mat avuto per giustificare po-
sizi.oTji di compromesso se non 
di capitolazione gia assunte o 
che si e pronti ad assumere 

Si afferma ad esempio. che 
i comunisti mirerebbero ad 
una soluzione di assoluta ed 
astratta unicita, quando non 
vi sarebbe paese al mondo in 
cui £ possibile riscontrare un 

questo dovere. alia fine di que j , f p < \ di, s f r " » » . r a un[ca-. iano 

„._ ,_-_,_,, », __,_ ,_ . I ranao te posiziom che inrece 
it Pariito comunista ha espres 

CATANZARO. 27 
OKre cincjiicmila studenti delle 

?cuole Hi Catanzaro hanno orga-
nizzato Mamane una grandc mani-
festazionc di profe5ta per la man-
cata istituzione di una sede uni 
verMtana in Calabria Per alcu-
ne ore un lunco corteo ha per-
cor50 le pnncipah ^trade citta 
dine «ostando davanti aali edi 
fici della Prefettura. del Prowe-
ditorato acli Studi e d:nanzi al 
palazzo rieirammini^trarione co-
munale (Hi stidenti. rhe porta-
vano rane'.li di prote.-ta hanno 
noi «ciol!o oniinatarrvnte la ma-
nifeMazior.e .«̂ onza dar lcoco ad 
alcun ir.ciriente. Mudiaia di ma-
mfestini ?ono ytati distribuiti al
ia cittadinanza che ha pienamcn-
te sol:danz?ato con la giusta ri-
chiesta. 

Va ricordato a tal propo«ito che 
proprio nei giorni scorsi durante 

la \i5-ita in Calabria del compa-
pno I.ui.ci Lonfio si tenr.e a Co-
•=cnza una grando assemhlea sul
la qucs'uor.e deH'univcr.sita nella 
regior.e. In quella occasione fu 
apertamente condannata la poli
tica di promes?e elettorah attua-
ta dalla DC e furono npropo^ti i 
temi della riforma della scuola 
avan7.iti da tempo rial no«tro 
Partito In particolare *i <-otto-
lineo la necessita di dare pro
prio alia Calabria un oreanico 
centro di *Uidt per arncchirc tut-
to il Mezzosnomo E proprio il 
compacno Lonjio affermo come 
il PCI consirien l'azione per la 
creazione deil'univcrsita nella re-
gione calabrese parte integrante 
della sua lotta per il rinnova-
mento del Mezzogiorno. Lonco 
garantl inoltre Timpegno del PCI 
per piunpere ad una sohizione po
sit lva del problema. 

I I B R E R I A B D I S C O T E C A R I N A S C I T A 

• Via Boueghc Chcuxe 1-2 Roma 

# Tutti i libri e i dbchi italiani ed eucri 

sta leqislatura Nnn <;oFo la pri 
ma leva, ma anche la seconda 
(chissa la tcrza?) della scuola 
media riformata verrebbe im 
messa nelle strutture di una 
media suveriore non riformata 
che ha. a delta di tutti <;enza 
alcana eccezione. almeno tre 
difetti: 1) non & tomoqeneay 
alia scuola di proveniema: 2) 
non & c omoqenea » all'attuale 
realta sneioeconomica e alle 
tendenze in atto (si redo Vin-
daaine SV1MF.7, del 10W) e 
alia prevedibile \tmttura pro 
fes'iionnle: 3> non e* aperta ad 
wn tufficiente numero di aia-
rani. e non solo per la man-
canza di sussidi economici ade- | 
guati. ma per la sua stessa 
struttura. 

In queste condizioni. d'altro 
canto, mi sembra che ci sia 
troppa incertezza fra le forze 
di sinistra, e questa incertezza 
pesa senza dubbio negativa-
mente sul movimento di lotta. 

Anche qui la parte piu aran 
zata del centro sinistra, per 
I'esattezza alcuni selton *ocia 
Itsti. assume una linea ambiqun 
e sostanzialmente debnle che 
ruole essere intermedia tra 
lauspicato (per il paese. le 
esigenze sociali. la pedagogia 
piu avanzata) e Vottenibile 
(dalla DC): dando quindi per 
scontato che le proprie posizio-
ni non ccttimano con quelle di 
Gui ma sono anzi diametral-
mtnt* — o quati — oppotte 

so. anche in proposte di legge. 
e che vanno nel senso di una 
configurazione unitaria. ma 
fiessibile ed articolata (ci ha 
sempre. ad esempio. preoccu-
pato la mobilita interna fra i 
rari indirizzi di studio collegati 
alle possibUita di sbocco vro~ 
fessionale) di tutta Vistruzione 

media superiore, e ignorando 
che questa unitarieta e la real
ta di scuole di altri paesi, ad 
esempio dell'Unione Sovietica. 
ma anche — malqrado l'orga
nizzazione r libera >. prevalen-
temente privatistica e diffe-
renziala fra i vari Stali del
l'Unione — degli Stati Uniti 
d'America. 

Anche un csame comparato 
dei programmi ed orari vigenli 
nei sei paesi della CEE ed in 
URSS (non e possibile fornire 
i dati relativi all'organizzazio-
ne della scuola americana. per 
le caratteristiche sopra accen-
nate che essa ha), quale vie 
ne offerto dalla tabella annes 
sa. permette di dare un giu 
dizio critico sugli attuali pro 
grammi. che sostanzialmente 
non verrebbero cambiati se 
passasse la linea conservatrice 
di Gui o linee die premono so
lo per rinnovamenti parziali 
(ad fsempio il rafforzamento 
dell'ipotesi del c liceo moder-
no >. Quale scelfa-c/iiare del 
nuoro ordinamento scolastico). 

Se si pensa che I'ltalia e 
I'unico paese in cui si insegna-
no linque morte anche nella se-
zione scwnlifica dell'istruzione 
post obbligaloria (e in maniera 
non certo < legqera *: 1225 ore 
annuali contro le 1925 del licco 
classico) e dove, in qualsui^i 
tipo di indirizzo. SJ studia 
no poco le lingue moderne 
(nell'indirizzo prevalentemenie 
scientifico si hanno SOS ore an 
nuali in Italia contro le 1411 
della Francia. le HS2 del Bel-
gio. le 10r,0 della RFT). si ha 
gia la sensazione che un'ana 
llti piu particolareqqiata dei 

programmi vigenli comparati 
ci porterebbe a eonclusioni an-
cora piii amare di quelle che 
detta uno sguardo anche super
ficial ai dati qui fornili. 

E' evidente che ogni paese 
ha la sua storia ed e quindi 
spiegabile che ogni paese ab 
bia le sue particalarila: qua 
rant'anni giustamente ripartiti 
fra regime fnscista e centrismo 
democristiano (a cui ranno aq-
giunte le disfjuzioni della 
guerra e le difficolta post-bel-
liche) non sono passali senza 
lasciare la dehita traccia; ma 
oggi I'ltalia ha bisogno di ri-
meltersi al passo coi tempi, so 
prattutto data la sua parted 
pazione alia CEE e ne avrebbe 
la po^cibilita. come le ipotesi 
di sviluppo proposte in emen 
damento al * piano Pieraccini » 
dai parlamcntari comunisti di 
mostrano ampiamente (cfr. sul 
n. 10 di * Riforma della Scuo 
la » Varticolo di Emilio Marzi 
< Un piano democratico per lo 
sviluppo della scuola » e il te
sta dell'emendamento stesso). 

Assumiamo alcuni criteri 
comparativi dello stato di svi 
hippo dpi sistemi scolastici: la 
spesa pereentuale in rapporto 
al bilancin dello Slato o al pro 
dolto nnzionalp lordo fnrnisce 
dnti non facilmente camnara-
bili. ma da mi I'ltalia figura 
rnmnnqup con perrentuali pin 
hns^e. anche se lenqermenie. 
rlrnli altri cinque paesi della 
* Pirmlrj Europa »: i tassi di 
'rr,lnri:znzione. disa^trosi per 
I'ltalia dip angora non ha ra-
vuto risnlrerc il problema del 
I'eifetlirita dell'obbUno e che 
rede la pereentuale di aumpnlo 
dd numero di ainrani *rr,la 
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100 
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" La tabella e ricavata da L'Enseignement dans les pays du March* Commun 
mond Poignant, a cura dell'Institut Pedagogique National di Bruxelles. 

I • Sea'one prevalentemente letteraria. 
I I • Sezione prevalentemente sdentifka. 
(1) Lctteratura. filosofia. lingua nazionale. lingue straniere. lingue morte. 
(2) Educazione civica, insegnamento religioso, attivita libere. ecc. 
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224 

12.0 
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di Ray 

rizzali nel giro di dieci anm 
(1052'53 — 1%2 'CO aggirarsi 
tomplessivamente intorno al IS 
per cento e cioe intorno al tas 
so medio di imtahta. nun se 
gnalando quindi una pur ap 
pena sensibile espan^ione della 
scolarizzazione; il numero di 
diplomati in rapporto alle clas-
si di eta. 

Utilizzando que.-it'ullimo. e 
vedendone le varinzioni in 10 
anni (VJ:,0 '51 - l'JGO'Cl). cal-
coliamo un tasso ili crescita 
che va dal 2fiCo dell'ltnlia. al 
2H degli USA. 48 dellOlanda. 
% della RFT. 7ft del Lussem-
bur go. W del Belgio. 113 della 
Francia. IM ddln Grrtn lire-
taqna. 575 dell' URSS: dot 
mentre in Italia nel 19~>0 il 
5.2'"n rfci giovani d'eta ottene-
va un diploma di sruola media 
superiore e in Uniane Snvieti 
ca soltanto il 4^. 10 anni do
po I'ltalia passara al fi.fi^o e 
I'Unione Sarirtira raggiungera 
(nel /.r.S) il 27^ 

A eanclusione di questa ana-
lisi compr.ratira *ullo stato del-
I'istruzione media superiore 
nei paesi del MEC e in alcuni 
altri T)ap"i industrializzati 
(Gran Brelagna. USA. URSS) 
vorremmo rineterp cio che si 
dicera oll'inizio a pmno^ito di 
tmiiz'mni die c» risolrono nel
la ttriz?ntino d'nrdtio ai doro-
tei e r.el tonn hurbero coi CY>-
rri'inisti ed nltri settnri d'op-
vovzionr: oqai la scuola ita
liana *i trora neres^ariamente. 
ed P imvrpssionc aenerale. ad 
un hivio. ove la scelta viene 
fatta in oa.*e ad interewi e 
prinripi di cla**p (e questo 
non e certo manicheismo. men
tre tale appare la distinzione 
tra « maderati » e « progressi
on > cara a certi amhienti d»I 
cpnlrnsinislra). che vanno raln-
tnti ed indirirznti. e. da varie 
nostra rn^antprnpntp coUpqnti 
e> rerifi^afi nello complessi'A 
denti rfffifirj rnprvtrti *nrirdi. 
rr,r\ \c nrjiii^ri nror/i'<»nfj ed 
il rnovinentn di lotta ddlp mai-
tp sltidentptche e rym^lari. de-
nli oroani*mi sindncali delle 
nstodnzinni cultmali: oltre ad 
vn m'enzialp rvj<rfo di forze «* 
lo vlato nnnrttiva della reaVA 
civile. sor*ole ed economica d"l 
nostra vaese (come in nam 
vaese chp si arrii a ragqiunae-
re un complela sviluppo inrfrt-
*1rialp) a vremere p*r In • 
democratifzn?iove (in rrnmn 
hioao esnantinne e Hhpralizza-
rinne *"omnJpfa d"di th'vphi). 
rypr In TisrmvdpTfn tcrnirn-
erit>ntifirn rl"i mrn rn l i zter 
Vahdifione di sruolp di elite 9 
ver l'affprrnnzionp di un n'M-

vo frrv> di pot ere (non vv> bu-
rocratica. ma democratico) 
nella scuola e di un nuovo 
rapporto tra la <cunla e la so
cieta civile e vrodultira. 

Lucio Del Com6 
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