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UNIVERSITA La legge sogli organic! 

UNA VITTORIA Dl PIRRO 
Anche il provvedimento recentemente approvato dalla Camera non soltanto e 

inadeguato rispetto alle esigenze real! dell'istruzione superiore, ma conferma 

il rifiuto della riforma democratica da parte del governo di centro-sinistra 

E' stata approvata in quest) 
giorni dalla Camera una delle 
tante leggi o leggine con le 
quali il governo riesce a rifor 
mare (a modo suo) la scuola, 
senza che della riforma si di-
scuta: si tratta della legge re 
lativa all'aumcnto degli otgani 
ci universitari nel prossimo 
quinqucnnio L'approvazione di 
questa legge. che per altro. pri 
ma di diventare operante. do-
vra passare all'esame del Se 
nato. e stata sbandierata da 
molti della maggioranza gover-
nativa come un « grande sue 
cesso ». come una prova con 
crela della volontn del tioverno 
e della maggioranza che lo so 
stiene di rifnrmare I'Universita 
E non si pun. pnrtroppo escln 
dere che non solo al di fuori 
dell'Univprsita. dove quel che 
succede nepli Atenei non e sem 
pre ben chinro ma nell'Univer 
sita ^tessa. l'approvazione di 
questa legge sia stnta conside 
rata da nlcuni una « vittoria > 

Ma. se vittoria e stata. 6 
stata una vittoria di Pirro Non 
si vuol qui sottovalutare il fatto 
che in se puo essere oggelti 
vnmente importante, che questa 
legge prevede l'islituzinne. nel 
prossimo quinqucnnio. di 1 100 
nuovi posti di professore di ruo 
lo e di 7 000 nuovj posti di assi 
stente ordinario. e che vengono 

date ai professori incaricati al-
cune garanzie. Ma non si pu6 
nemmeno sottovalutare il fatto 
che malgrado questa legge con-
tinueranno ad esservi nell'Uni 
versita delle figure ibride ed 
anacronistiche- continueranno 
ad esservi. ancora per molti 
anni. gli assistenti volon 
tari (anche se non sara possi 
bile nominarne di nuovi) che 
continueranno a prestare la 
loro opera senza retribuzione 
alcuna. in barba a ogni dettato 
costituzionale: continueranno a 
sussistere gli incarichi di inse-
gnamento non retrihuiti. conti 
nueranno ciod ad esservi per-
sone che senza ricevere retri 
buzione alcuna svnlgono corsi 
di lezioni. identici agli effetti 
giuridici a quelli svolti dai 
professori di ruolo. 

II pofere 
dei «faraoni» 

Si pud facilmente continuare 
con le critiche- il numero delle 
horse di addestramento didatti 
co scientinco che verranno isti 
tuite nel prossimo quinquennio. 
ad esempio. 6 assolutamente 
inadeguato alia esigenza che la 
Universita ha di reclutare i nuo-

Commissione P.I. 

UNIVERSITA' 
Divisi i d.c. 

sulla legge Gui 
Una mozione del Consiglio nazionale dell' UNAU 

Mercoledl scorso. all'VIIl Com* 
missione della Camera (P. 1.). 
che sta discutendo in sede re-
ferente ia legge presentata da 
Gui per il c riordinamento > del-
l'Universita (n. 2314). si e veriti-
cata una significativa divisione 
fra 1 deputati d.c. 

Si esaminavano gli articoll 5 
e 6 del Disegno di legge e la stes-
sa maggioranza aveva proposto 
alcuni emendamenti (fatti propri 
dal ministro) che. tuttavia. non 
ne intaccano la sostanza: i Di-
partimenti. ad esempio. continua 
no ad avere caratteie facoltati-
vo. ecc. 

Nel corso della discussione, as-
sai vivace, i deputati cornunisti 
avevano proposto profonde mo-
difiche. respinte dalla maggioran
za. Anche il d.c. on. Caiazza (fan-
faniano). sostenuto dall'on. Ram-
pa. pr,oponeva un emendamento 
con cui. di fatto. 1 Uiparlimentt 
venivnno resi obbligaton. Tale 
emendamento. eontrastato dagh 
onn. France.schini e dal presi 
dente Ermini (entramhi d.c.) e 
dall'on. Finoccluaro (socialists).. 
era poi ritirato; ma \eniva npre-
sentato dai deputati cornunisti. La 
discussione su questo importan-
tissimo aspetto della legge. allo-
ra. era rinviata a martedi pros
simo. 

II Consiglio nazionale del-
l'UNAU (Unione nazionale assi
stenti universitari). intanto. ha 
approvato una mozione nella qua
le, ribadita I'urgente necessita di 
una radicale riforma dell'ordina-
menlo universita no. si dichiarano 
inaccettabilt gli articoh 3 bis e 
4 del d.d.l. 2314 approvati in sede 
referente daila Commissione P.I. 
nelle sedute precedenti « perche 

essi contrastano con I'articolo 33 
della Costituzione, secondo cui 
1'ordinamento delle Universita ap-
partiene all'autonomia delle stes-
se. spettando alle leggi dello Sta-
to solo di fissare i limiti di tale 
autonomia >: di conseguenza — 
riafferma la mozione dell'UNAU 
— solo alle Facolla e al Consi
glio Nazionale Universitario do
ve essere riconosciuto il diritto 
di stabilire in concreto 1'ordina
mento degli studi. 

In vista della ulteriore discus
sione del d.d.l. 2314 alia Commis
sione P.I., e. in particolare. degli 
articoli riguardanti I'istituzione 
dei Dipartimenti. la mozione ri-
badisce che il Dipartiniento deve 
avere carattere obbligatorio: rag-
gruppare tutti gli insegnamenti. 
le cattedre e gli istituti (even-
tualmente appartenenti anche a 
Facolta diverse) afferenti ad un 
comune settore di ricerca e di 
msegnnmento: essere retto da or-
gaiu di governo rappresentativi 
di tutte le componenti del mondo 
universitario. 

II Consiglio deirUNAU ha an
che stabilito di proporre alle 
altre Associazioni aderenti al Co-
mitato Universitario (ANPUI e 
UNURI) la convocazione di una 
assembled nazionale straordma 
ria delle tre Associazioni. che 
renda pubblici unitariamente « i 
dati irrinunciabih e i contenuti 
della legge di riforma. i tempi 
d'attuazione e le decisioni conse-
guenli ». 

La presidenza nazionale dell'As-
sociazione. infine. e stata impe-
gnata « ad opporsi nel modo piu 
encrgico a che il ddl suH'edilizia 

s venga approvato dal Parlamento 
. prima dell'approvazione del ddl 
& ' 2314 >. 

Dibattito all'ADESSPI 

Come riformare 
la scuola secondaria 

superiore? 
Concorde opposizione ai disegni di legge del mi
nistro - Gli interventi di Tullio Gregory, Salvatore 
Valitutti, Guido Calogero, Aldo Visalberghi, Aldo 

Capitini e Mario A. Manacorda 

Nel pomeriggio di ieri. si c 
s\olto nella sede della Segre-
teria dcll'ADESSPI. prescnte 
un foltissimo pubblico di inse-
gnanti, studenti e alcuni parla-
mentari, un dibattito sul tema 
della riforma deU'istnizionc se
condaria superiore, tenendo 
prcsenti gli schemi di proposte 
di disegni di legge diffusi dal 
Ministcro. Al dibattito. prcsie 
duto dal professor Tullio Ore 
gory, hanno partecipato i pro 
fessori Guido Calogrro. Salva
tore Valitutti. Aldo Capitini. 
Aldo Visalbcrghi. Mario AH-
ghiero Manacorda, concordando 
nel ritcnere assolutamente inac-
•tttabUi gli schemi ministcriali, 

clie non si sa quando appari-
ranno nel Parlamento. 

Quanto alia parte costruttiva 
le opinioni si ^ono manifestatc 
diverse. Da parte di tutti si b 
tuttavia convenuto: 

1) suH'inadeguatezza degli 
schemi proposti dal Ministcro. 
che del resto non sono ancoro 
stati approvati dal Consiglio 
dei ministri; 

2) sull'opportunita di tender? 
via via ad attenuare o a soppri-
mere I'eccessiva differenziazio-
ne dei tipi d iscuola; 

3) sulla necessita inderoga-
bile di abolire l'clstituto ma
gistrate* e di allestire per la 
preparazione dei maestri un 
corso universitario. 

vi docenti e i nuovi ricercatori. 
Ma non 6 neppur questo il mo 
tivo fondamentale per cui non 
si pud parlare di < vittoria ». 
anche se attraverso la constata-
zione di questa inadeguatezza 
numerica ci si pud avvicinare 
a quello che 6 il nodo effettivo 
del problema. 

Tutti sanno ormai che la 
Universita ha bisogno di esse
re radicalmente trasformata 
nelle sue strutture: che devo-
no essere chiariti i rapporti 
tra I'insegnamento universita
rio e la preparazione prnfes 
sionale dei giovani che ne se-
guono i corsi: che I'Universita. 
da Universita di elite come e 
tradizionalmente impostata. de
ve trasformarsi in Universita di 
massa — il che non significa 
abbassarne il livello culturale e 
scientifico. ma anzi riqunlifl 
carlo n problema della riforma 
universitaria. urgente e indila-
zionabile. e ormai sul tappeto: 
lo sciopero che ha paralizzato 
le Universita italiane nei primi 
tre giorni di dicembre e le agi 
tazioni che presumihilmente 
continueranno in un continuo 
crescendo nei prossimi mesi 
stanno appuntn a testimoniare 
la ferma volonta degli universi 
tari migliori di veder I'Univer
sita riformata. 

II problema e sul tappeto: la 
stessa Commissione Istruzione 
della Camera sta esaminando 
in questi giorni in sede referen 
te. dopo continui. ingiustiflcati 
e ingiustificabili rinvii. le pro
poste di modifiche dell'ordina 
mento universitario presentate 
dal ministro Gui. dopo che la 
maggioranza ha respinto la pro-
posta di prendere come base 
di discussione il disegno di leg
ge — completamente diverso. 
assai piu ampio e organico. 
che indica per I'Universita la 
via di una riforma non utopisti-
ca. ma seria e radicale — pre
sentata dai parlamentari cornu
nisti. Le proposte di Gui sono 
state giudicate del tutto inade-
guate e insoddisfacenti da 
chiunque chiede una seria ri
forma dell "Universita: ne le 
modifiche ad esse finora appor-
tate nel corso della discussione 
alia Camera possono essere in 
alcun modo considerate soddi-
sfacenti dato il rigido veto dei 
partiti della maggioranza ad 
ogni proposta innovativa. 

• • • 

Bisogna. qui, fare un discor-
sa di metodo: che 6 per6. in 
sostanza. un discorso squisita-
mente politico. D'accordo. alcu-
ne cose possono essere riforma-
te nell'Universita «senza spe-
se »: ma le riforme sostanziali 
implicano spese. e spese anche 
ingenti. La maggioranza ha 
voluto imporre un iter legisla 
tivo che va contro ogni buon 
senso e contro ogni logica. iter 
che viceversa (guarda caso!) si 
adegua perfettamente a un pia
no di riforme « cristallizzatri 
ci * dello stato attuale e co-
munque di riforme inaccetta-
bili se per I'Universita si vuole 
uno sviluppo democratico. 

Si sarebbero dovute decidere 
prima le riforme che devono es
sere apportate alle strutture 
universitarie: poi si sarebbe 
visto quali incrementi di orga 
nico erano necessari per realiz-
zare queste riforme: infine si 
sarebbe potuta valutare I'enti-
ta della spesa necessaria — e 
a questo punto. nel quadra del
la programmazione generale. 
sarebbe stato possibile fare del 
le scelte politiche precise sulla 
priorita delle spese. 

Riforme 
condizionate 

Si £ seguito invece il cammi-
no tnverso: la maggioranza ha 
prima imposto un piano di svi
luppo finanziario per I'Univer
sita: in un secondo momento 
ha approvato gli incrementi de 
gli organici: e adesso. solo 
adesso!. si comincia a discute-
re la riforma: riforma che. in 
queste condizioni. non pud non 
nascere costretta da una riei 
dissima cornice finanziaria- che 
non pud non condizionarla e 
predeterminarla 

Tornando alia legge recente 
mente approvata dalla Camera. 
I'avere stabilito a priori quan-
ti ntiovi posti di professore di 
ruolo e di professore aggrega 
to. quanti nuovi posti di assi 
stente ordinario e quante borse 
di addestramento verranno isti 
tuiti nei prossimi cinque anni 
cia prefieura un certn tipo di 
Unhersita- un'Univprsita nella 
quale, tra cinque anni. il rap-
porto tra professori di ruolo e 
studenti sara peggiore di quel 
lo attuale per cui la riforma 
che deve essere varata non po-
tra affrontare seriamente il 
problema del tipo e del carat 

tere dell'insegnamento universi
tario: nella quale il rapporto 
Ira professori di ruolo e assi
stenti sara anche esso peggiore 
di quello attuale. sicclie si 
a vra una sempre maggiore con-
cenlrazione di potere nelle mani 
dei « faraoni ». sicche sara pra-
ticamente impossibile istituire 
in modo serio e razionale quei 
« dipartimenti > che dovrebbe 
ro essere le « colonne portanti » 
della struttura dell'Universita 
rinnovata. 

Questa la situazione: per que 
sto. se I'aver o'tenuto qualche 
incremento degli organici e una 
vittoria e dicevo. una vittoria 
di Pirro* perche il prezzo con 
il quale si rischia di pagarla e 
il vedere sempre piu allnnta-
narsi la riforma vera dell'l'ni 
versita E' contro questo perico 
lo che gli universitari si battono 
e continueranno a battersi. La 
piena riuscita del recente scio 
pero in tutta Italia — e a Roma 
in particolare. dove i fatti del
lo scorso aprile hanno pur por 
tato un vento nunvo nell'atmo 
sfora stagnnnte che opprime lo 
Aleneo romano. il piu grande 
d'talia. nuello percio nel qua 
le i prohlemi che travagliann 
tutte le Universita italiane si 
presentano in modo niti acuto 
— e la prospettiva di un Ina-
=primento di queste agitazioni 
che non possono certo essere 
considerate « corporative >. do 
vrebboro spingere le forze po 
litirhe che reggono I'attuale go 
verno ad un sereno e serio ri 
pensamento di tutti questi pro 
blemi. a rendersi conto delle 
gravita delle scelte politiche 
che compiono. 

Gianfranco Ferretti 

la scuola 
La discriminazione classista alia base del sistema scolastico inglese 

La scuola aire corsie 
L'esame degli undici anni - Solo i l 6% dei quattordicenni inglesi e socialmente in 

grado di frequentare la scuola «indipendente », cioe privata, dalla quale escono 

i quadri della classe dominante - Come democratizzare I'intero ordinamento? 

Viene attualmente sperimentato, in alcune scuole Inglesi, il * circuito chiuso televisivo i. Le class! 
ricevono le immagini in un televisore a 27 pollici e possono comunicare con I'insegnanle diret-
tamente alio studio centrale. Questo nuovo metodo servira soprattutto per le scuole con un gran 
numero di ailievi 

Una serie di iniziative in Toscana 

I NAP LI: e riuscita solo a meta 
la riforma dei corsi professional! 
Presenza positiva nel campo dell'istruzione extra-scolastica, ma distacco da molti 

aspetti della realta regionale — Tentativi di coordinamento fra i diversi Enti pubblici 

FIRENZE. dicembre. 
Etiamo assistendo a un tenta-

livo di nlancio nell'altivita di 
alcuni enti pubblici che organiz-
zano corsi di istruzione extra-
scolastici. L'lstituto nazionale di 
addestramento projessionale per 
i lavoratorj de'.l'induslria. in par
ticolare. ha promosso il coordina
mento delle attivita e un certo 
ammodernamenio dei programmi 
e delle attrezzature. Ci e sem-
brato utile, percio. tentare una 
verifica dell'attivita dell'lNAPLI 
in Toscana. A questo scopo ab-
biamo avuto un incontro con uno 
dei riirigenti rejiionali. il dr. Ri-
naldi. e con dmgenti sindacali. 

Siamo pmnti alia conclusione 
che questo organismo svolge un 
ruolo importante. specialmente 
se si considera clie la situazione 
generale dell istruzione protessio-
nale nella regione — come, del 
resto. in ogni altra parte del ter-
ritorio nazionale — ha un carat
tere stattoo e inadeguato alle esi
genze moderne. Da un punto di 
vista di esclusiva quab'ficazione 
tecnica. flXAPLI e in grado di 
dare ai giovani una prepara
zione qualitativamente buona. 

Di esclusiva qualificazione tec
nica. abbiamo detto. e questo per 
non entrare nel mento del carat
tere generale delta nostra scuola 
professionale i cui difetti di fon 
do sono a! centro di vivaci di-
scussioni. Che la nostra scuola ha 
ancora un carattere classista. che 
non ha quelle capac :a petiaslo^i 
caformative che si richiedono ad 
una scuola moderna. che le seel-
te dei prosrammi sono subordi
nate alle scelte dei grandi grup-
pi dell'industna monopolistica so 
no ormai questioni anche recen
temente sollcvate. Sotto questo 
punto di vista qumdi anche le 
strutture extra - scolastiche non 
possono essere che carentf. 

Premesso questo. pero. bisogna 
notare che anche da un punto di 
vista di esclustvo cawiamento al
ia protessione ». le strutture sco
lastiche professional! (Istituti pro
fessional!. istituti tecnici. ed 1st! 
tuti mdustnali) non scno m gra 
do dj svolgere a ^;eno le loro 
funzioru: sia per mancanza di at
trezzature sia per mancanza di 
contatti con Ia vita produttiva. 
Un ruolo importante nvestono in
vece le strutture extra scolastiche 
- e fra queste I'LNAPU — nel 
>ettore dell'istruzione professto-
naJe sia a carattere industnale. 
che commerc;ale. artigianale e 
tunsttco. 

L'LNAPLI. e presente in rosea 
na con 10 centn: Arezzo. dove 
svolge 6 corsi con 109 ailievi: Ar-
cidosso. con 4 corsi e 90 ailievi. 
Conona Camucia. con 9 corsi e 
161 ailievi. Figiine Vaidarno con 
9 corsi e 147 ailievi. Pescia. con 
10 centri e 193 ailievi. Pistoia coo 
17 centri e 317 ailievi. Roccastra-
da con 6 corsi e 122 ailievi. Sie

na Cost alpino enn 8 corsi e 129 
ailievi. Viareggio cun 10 corsi e 
185 ailievi. Inoltre 1'INAPLl svol

ge una attivita anche in tre 
sedi isolate, in citta dove an
cora non vi e alcun centro. ma 
dove alcuni ailievi frequentano 
corsi particolari: Carrara, con 
due corsi e 40 ailievi: Prato con 
2 corsi e 42 ailievi e San Sepol-
cro con 3 corsi e 68 ailievi. 

In totale. quindi IS8I ailievi fre
quentano i corsi dei centri INA 
PLI nell'anno in corso. 

Inoltre I'istituto organizza an
che 205 corsi per apprendisti con 
lezioni esclusivamente teoriche 
per un totale di 5147 ailievi. in 
citta come Firenze. Arezzo. Luc
ca. Massa Carrara. Pistoia e 
Siena. 

I corsi dell'lNAPLI hanno la 
durata di un normale anno sco
lastico (ottobreluglio). 

Per gli insegnanti. 1'INAPLI ha 
cercato di assumere personale il 
piu possibile specializzato. evi-

tando di ncorrere ad istruttori 
casuali. per evitare che I'allievo 
possa essere soggetto a continui 
cambiamenti di metodo di inse 
gnamento cosa che potrebbe ri-
flettersi negativamente sulla qua
lificazione. Uno degli aspetti piu 
positivi dell'lNAPLI e la sua yt-
trezzatura tecnica clie permette 
di far eseguire in pratica all'al-
bevo qualsiasi lavoro oggetto di 
studio. 

La preparazione professionale 
del giovane che ha frequentato il 
centro, come abbiamo gia accen-
nato. e buona: specialmente se 
si considera che gli istruttori cer-
cano di dare a| giovane una pre 
parazione «di prospettiva>. capace 
cioe di permettere un lapido ade-
guarsi ai continui mutamenti tec-
nologici che avvengono nel mon
do della produzione. 

Tuttavia. il fatto che I INAPL1 
riesce a dare una buona prepa 
razione professionale non signili 
ca che anche questo organismo 
non mostri notevoli carenze. An-

II «boom» dei licei scientiffici 
Da una prima mdagme. disposta daJ Mmistero della P.I.. sul-

I'andamento delle lscnziom negb istituti di istruzione secondana di 
secondo grado e di istruzione artistica. e nsultato che, nel corrente 
anno scolastico. si e venficato un aumento apprezzabi.'e nel!e tscn-
zioni alle prime cjassi. Il numero di tali iscnzioni e salito comp!es-
sivamente a 395 973 unita. con un incremento che. espresso in per-
centuaJe. cornsponde aJ 10.27 %. 

Se considenamo 1 sin^oli setton di tstruz:one. !e vanazioni. 
nspetto al precedente anno scolastico. espresse in pereentuali. sono 
le seguenti: 

1) ISTRUZIONE CLASSICA, SCIENTIFICA E 
MAGISTRALE: nel complesso + 21,81%: 

e, in particolare: 
a) licei-flinnasi — 3.11 % 

b) Heel scientific! 
c) istituti magistral) 

2) ISTRUZIONE TECNICA nel totale -
e, in particolare: 
a) istituti industrial! —15,(4% 
b) istituti comm. per 

geom. e turismo + t,40 1 

c) istituti nautici 
d) istituti agrari 
e) islituti femminili 

+ 66,16 * 
+ 1M1 * 

-0,76% 
+ 33,62 % 
+ 19.22 1 
+ 30,11 '* 

3) ISTRUZIONE PROFESSIONALE: nell'insie-

me - f 12,9%: 
e, in particolare: 
a) iodustria e artigian. 
b) agricoltura 

+ «.2'% 
+ 12.6 * 

c) femminili 
d) commercio 
e) alberghieri 

+ 15,4 * 
+ 18,2 * 
+ 224"* 

4) ISTRUZIONE ARTISTICA: nel complesso 
+ 15,03%: 

e. In particolare: 
•) Conservator! dl roo

tle* + 27.3a* 
b) Accademla naziona

le dl dama + 2,W % 

c) Accademla naziona
le arte drammatica + 27,71 ** 

d) Istituti o scuole di 
arte + M» * 

•) Llcal artlstlcl + 44,03% 

che se le iscn/ioni all'INAPLI. 
per quanto nguarda !a Toscana. 
sono in aumento. non crediamo 
che questo sia dovuto ad un mi 
glioramento dcllorganismo. ma 
bensi. soltanto alia autnentata 
pubblicita. 

II fatto principle che lnnita la 
attivita dell'lNAPLI e quollo del 
Ia mancanza di contatti con gli 
Enti locali. Esso dipende diretta-
mente dal iiiirustero del Lavoro 
Ora, questa struttura centraliz 
zata finiscc per essere una gros 
sa remora all'arieguarsi oell'atti 
vita alle esigenze locali che mu-
tano a seconda delle Industrie 
che esistono nelle diverse citta. 
Non solo, ma 1'INAPLI agisce an
che completamente staccato da 
altri organismi di istrazione pro
fessionale (i tentativi che venga 
no fatti in questi ultimi tempi 
per svolgere una attivita comu 
ne. o. alineno, non in antagoni-
smo. con I'lIASA sono ancora 
marginali). il che rappresenta 
una grossa bmitazione all'unifl-
cazione dei programmi di istru 
zione professionale. 

Del resto una prova che 1'INA
PLI vue — come le altre strut
ture scolastiche — staccato dal
la realta e data dalla esiMen/a 
di corsi riservati alia prepara 
zione della mano d'opera femmi 
nile. corsi che perd, sono =empre 
meno frequentati. poiehe rappre-
sentano un vero e proprio ana 
cronismo. 

Quei rapporti che 1'INAPLI na 
con il mondo esterno sono. pur 
troppo. spesso soltanto per su 
bordinarne lattivita alle srelte 
delle grandi Industrie private. 

Le possibihta di lavoro che un 
eiovane ha dopo aver frequenta
to uno dei « centn » dell'lNAPLI 
sono notevoU. soltanto raramen 
te. perd. il giovane viene aiuta 
to neUa ricerca del lavoro (a 
questo proposito vi e da rL'eva 
re anche la carenza di comaui 
che 1'INAPLI ha con le organiz-
zazioni sindacali). e spesso viene 
assunto dalle industne come ap 
prendista. qumdi deqaalificanno 
la preparazione ncevuta nel 
« centro > di addestramento 

Come si vede, si rende necesja 
na una trasforma zione di questo 
organismo. nel quadro p;u ge 
nerale di una nforma dell istru-
mone professionale. in partico
lare e di q-.iella della scuola piu 
in generate; reahzzando innanzi 
tutto un collegamento dei diver-
si organismi ixtra scolastici di 
istruzione prote^sionale fra loro 
ed un collegamento di questi con 
gli Enti locali e con la Kegione 
(quando. nnalmcnie. verra isti 
tuila) e con le orgamzzaziom sin 
dacali. affinche U giovane possa 
ncevere una qualificazione ade-
guata alle esigenze future della 
professione. 

Fra i tanti luoghi comuni che 
circolano uno dei pui dtOusi n-
ouarda la Gran Bretaqna. co 
siddetta patria della democrazia, 
e dipinge il suo sistema scolasti
co come quello della tiguitfilian 
za della possibilitd. In realta. e 
un recente studio tradotto in 
Italia lo conferma autorerolmen 
te (It Pedlvu • La icunla IKT 
tutti nella societa mgle.-e. Ar
mando. Roma. 1%6. pp. 2/1. 
L. 1800), quella tnalese e una 
scuola tipicamente classista die 
nspecchia. rcaistra e raflarzn le 
divisioni in classi della popola 
zione. 

Strumento prtneipale della se-
greaazione classista che presie 
de Vorganizzazione degli studi e 
l'eleven plus examination (un-
dtci anni di eta pit) esame). con 
gegno selettivo d'ammisstone al 
le varie scuole secondarte con 
sistente in un test d'intelligenza. 

in un test di profitto m inglese 
e in urifmefica. nel patere 40-
ah insegnanti della sciioio pr«-
maria e in un colloqmo. Attra-
eerso questo meccanismo pseu-
do scientifico. ma il cui colore 
e ngore scwntifici sono stati in-
teressatanwnte oonfuili a di-
smisura. a undid anni ciascun 
ramu;n si vede assegnato per 
sempie il pmpno destwo — tu 
jurat Varvocato. tu Voperaio. tu 
lo •'pazzino.. L'credita e lam-
bwr.te. M sa. mfluenzano il nsul
tato del tot tntellettuale e i fi-
gli di geniton colli vengono pri-
lilegiali. Ugualmente avvient 
per l'esame d'inglese la cui co-
noscema e correttezza d'uso di-
pende m gran parte dalle con
versazioni familiari Nel 1944 so
lo un ragazzo su sette figli di 
lacoratori accedeva alle secon
darte. 

Selezione e discriminazione 
dei giovani studenti 

L'eleven plus seleziona e di-
scrimina assegnando ogni ragaz
zo ad una delle Ire corsie che 
compongono il sistema scolastico. 
secondo la brillante esemplifica 
zione del Pedley La ccrsia in
terna, quella dei favonti. e n 
servata ai figli di coloro che 
possono pagare delle elevate tas-
se di frequenza. Essa si svilup 
pa dalla scuola materna priva
ta (4 8 anni) attraverso la pre
paratory school (813) e la pu
blic school o independent school 
(1318) — tutte scuole private — 
ftno alle Universita di Oxford e 
Cambridge. E' il canale pr'wile-
giato frequentato dal 6% dt tutti 
i quattordicenni d'lnghtlterra e 
del Galles con a disposizione il 
UTo degli insegnanti. 

La corsia mediana £ riservata 
ai capaci di limitate possibilitd 
economiche (24% circa) e porta 
dalla scuola primarta locale 
(pubblica) alia grammar school 
— scuola di studi classici che 
apre all'Universitd; socialmente 
ha la funzione del nostra liceo 
classwo — o alia technical school 
o alio comprehensive school. La 
corsia estema e «desttnata» 
agli undicenni inidonei agli stu
di classici o tecnici: ad essi (66 
per cento) e aperta solo la mo
dern school in cut vtene impar-
lito un insegnamento di carat
tere generale e pratico. Ecce 
zionalmente avvengono dei pas 
saggi da corsia a corsia — per 
lo piu dalla Ire alia due, rara-
mente dalla due alia uno — che 
rappresentano delle valvole di 
sicurezza che rendono piti tol 
lerabile e sicuro il sistema. 

Infine. Vultimo anello della ca 
tena discrimmatrtce e dato dallo 
streamming o divisione degli 
alunni in classi a seconda della 
loro capacila generale, per cut si 
formano. fin dalle primarw. clas 
si di candidati m blocco agli slu 
dt superiori. e pet questo piii 
curate, e classi dt ragazzi e de 
stmali * ad abbandonare gli stu
di al termtne dell'obbligo. 

II dibattito pedagogico altual 
mente in corso nguarda I'oppor 
tuntla dt cancellare la tinea di 
demarcazione Ira le due corsie 
esterne ma non tocca. se non 
marawalmente. i prwilegt delle 
scuole € indipendentt » (private). 
La funzione di queste scuole e 
dt educare i figli della classe do 
mtnanle e dt addestrarh all'escr 
cizio delle funzwm dt governo a 
tutti i livellt, all'esercizio del 
potere cioe. Gli exallievt di 
Eton, Rugby. Harrow. IVinche 
sler. ecc. monopoltzzano m pra 
l:ca t posit nei governt conser
vator!. controllano il Foreign 
Office, il Tesoro. il Publico Im-

piego c la City. Nel novembre 
del l'JCil due mnustri su tre del 
governo erano ex ailievi di pu
blic school Iparticolarmente di 
Eton), cost due vescovi su tre, 
due (iiudtct su tre e la meld de 
ah alii funzumart emit 

Le scuole * tudipendenti » e 
senmidipeiidenti godono della fa 
ma di grande eificienza icalasti 
ca dovuta non latito alia « tra 
dizione» o alia superiordd del 
sistema prtrattstico quanto al 
minnre affnllamenlo nspetto alle 
scuole dipendentt dagli enti lo 
cali e ai piu alii stipendi die 
esse possono pagare agli inse
gnanti e die favorisconn il re-
clutamento dei mioliori elementi. 
II rapporto medio insegnantc-
alunni nelle scuole pnmarie pri
vate e 1/12. in quelle locali 1/2'J: 
nelle secondarie private 1/12. 
nelle grammar locali e nelle 
comprehensive ri.sue(fii;amcHtL' 
1/18 e 1/19. Si tenga inoltre pre
serve che un insegnante di scuo
la secondaria pubblica su tre ha 
un titolo di studio universitario 
e di scuola primaria pubblica 
uno soltanto su venlicmque. men-
tre tale rapporto e di quattro 
su cinque e di uno su Ire per le 
comspondenti scuole pnvate I 
gemtori tacoltosi mviando i pro
pri rompnlli alia public school 
a.ssicurano loro una educazwne 
privilegiata e t'accesso automa-
lico alle lore del potere politico. 
economico e sociale. e al tem
po stesso ottengono la esenztone 
fiscale. sotto la voce » benefi 
cenza >. per le sommp spese per 
educare i figli. spese che ncado 
no quindi sulla collettivitd 

II sistema e cost scoperlamen 
te classista in senso deteriore 
che gli stessi suoi sostemtori ne 
hanno proposto una parziale cor-
rezione medianle la rtserva nel
le scuole • indipendentt » dt al 
meno un quarto dei posit ad alun 
m provenientt da scuole pubblt-
die. come gia avviene oggi per 
alcune scuole * tudipendenti» 
parzialmente finanziale con con-
tributt pubblici. E' ravvisabile 
m questa proposta il tentativo di 
evadere dalla sostanza del di 
scorso — I'aboltzione di ogni se 
leztone e carallenzzazwne clas 
•si\ta della scuola — per npie-
gare su una soluztone che sere 
mando te scuole pubbltche del 
wo migliore 25% finirebbe per 
rafforzare obiettivamente tl si
stema. In cid e nconosctbile il 
segno di quel trapasso da una 
societa aristocratica a una so
cieta t meritocralica i che non 
vuol assolutamente dire democra • 
ttca ma nasconde e npele raffor-
zandoli privilegt e interessi di 
casta. 

La « comprehensive school » 
e le comunita locali 

Piero Nacci 

Di fronte a 
lo direltnce di marcia in sen 
so democratico e progesststa. 
appare chiara Occorre tnnan 
ziiutto umUcare lorrlinamenlo 
scolastico oggi enormementc-
comp'icalo da un'assurda ato 
mizzazione di ordmi. ararti. scuo 
le. istituti. ecc della put carta 
r.aiura Qiundica Per fat questo 
e necessarw tnteorare tl stsle 
ma pnvalo in quello pubblico. 
mantenendo la tradizionale auto 
nomia scolasttca degli enti lo
cali e salvaguardando U carat 
tere di sperimentazione educa-
ttva e pedagoatca che le piu avan 
zate e meno mummtficate scvote 
private hanno sapuio darsu Ma 
soprattutto occorre abolire tm-
medmtamenle l'eleven plus e 
qualsiasi altro meccanismo di 
selezione e predetermmazione so-
cmle reahzzando una c scuola 
pet tutti » socialmente e pedago 
aicamenle al passo con la mto 
ca cosctenza democratico (telle 
masse. 

La comprehensive school uon 
e solo la scuola secondaria per 
tutti dell avientre (oagi & Ire-
quenlaia aa p-,u dell 11% dealt 
jlunni secondan) ma e anche una 
concezione peaagogica che tnce 
tie I'tnliera organtzzazwne sco
lastico aalla orimarta all Um 
cersild t mira al pieno sviluppo 
dt ogni smgolo ragazzo altra 
verso melodt indimnuahzzaU e 
dtfjerenziati. sostttuendo il pnn-
Cipio pedagogico della coopera 
zione emulazione a quello della 
separazione, deUa escluswne « 

questa situazione j della compelizione ad oltranza. la 
! cosiddetta < corsa dei rati'» al 

Dresiigio sociale Lo comprehen
sive non e suddivisa tn mdirtzxi 
(classico. lecnico e moderno) mm 
presenta una pluralild dt corsi ta
li da soddtslare bisogm diversi. 

La comprehensive & una scuo
la che si lega stretlamente alia 
comunita locale fino a diventare 
centro permanente dt educaziont 
e di cultura locale, di svaoo e <K 
ncreazione. a somioiiama dei 
village colleges del Cambridge
shire — al tempo stesso scuola. 
club, e istituto culturale e ncrea-
Uvo per gtocani e adulh — com-
prendenli sala per conferenze. bi-
bltoteca pubblica. laboratono. of-
fiCina. centro comumlano. ecc. 
In ottanla su cento scuole dt que
sto tipo git edtfici sono usati dal
la popcilnziane dei dmtorni per lo 
svolgimenio dt altivild socio edu
cative. In Queste islituzioni. nella 
cut direztone dovrebbe sviluppar-
si la comprehensive. Pedley ve
de t oermt dt una cultura « octas-
sisto comunilarta » di contestazio 
ne rispetto alia piatla mtstifica-
zione culturale c impo%ta > dal-
I'alto aa opera dei mezzi di co-
mumcazione di massa In questa 
iirezume semhrano essersi mossi 
finaimente. dopo gli en on del 
passalo che Pedley documenta. t 
labunsti: contro laparthe.d del-
l'eleven plus - per usare le pa
role di Wilson - e per to svilup
po della comprehensive schoot. 

Fernando Rotendo 
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