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UNIVERSITA' 

Controriforma a 
Scienze politiche 
La protesta degli student! — Gli smacchi lombardi di Gui 

Che in Italia le scienze poli
tiche e socio-economiche siano 
in forte ritardo rispetto alio 
sviluppo che hanno assunto in 
molti altri paesi, 6 risaputo; ed 
e risaputo del pari che di cid 
siamo debitori al fascismo, 
alio scempio da esso perpetrato 
in questo campo con il soffo-
camento di qualsiasi libera in-
dagine, e la istituzione di una 
Facolta di scienze politiche, 
concepita come tribuna per lo 
indottrinamento dei giovani ge-
rarchi, e insieme come riser-
va di cattedre e incarichi ai 
beniamini del regime. Questa 
Facolta, malamente rabbercia-
ta e per nulla t epurata » dopo 
il 1945, 6 purtroppo rimasta in 
vita, grazie alle forme conser-

' vatrici e autoritarie dell'uni-
versita italiana, con Hvelli 
scientifici superati, tali da ca-
ratterizzarla come un vero e 
proprio anacronismo. La lau-
rea in scienze politiche e oggi 
una delle meno apprezzate, 
quella che orfre. a chi la con-
segue, il minor numero di sboc-
chi professionali. Nessun dub-
bio che per questa Facolta sia 
urgente una seria. organica, 
profonda riforma; nessun dub-
bio che siano quanto mai le-
gittime le proteste dei docenti, 
e piu ancora degli studenti. che 
questa riforma invocano invano 
da anni. 

II governo, dopo un letargo 
ultraventennale, si e improvvi-
samente riscosso giorni fa al 
Senato. presentando un suo di-
segno di legge (n. 1830) per il 
«riordinamento > {riforma e 
evidentemente, un termine trop-
po rivoluzionario) della Facol
ta di scienze politiche in Fa
colta di scienze politiche e so-
ciali. Tale disegno prevede un 
nuovo corso di laurea artico-
lato in due bienni, il primo dei 
quali propedeutico e comune a 
tutti gli studenti, e il secondo 
distinto in quattro indirizzi: 
politico amministrativo (per «la 
formazione del personate spe-
cializzato per le pubbliche atn-
ministrazioni, anche sopra na-
zionali»); politico economico 
(per « un certo tipo di operatore 
economico e di esperto di politi-
ca eeonomica*) ;storico-politico 
(per « quelli che intendono de
dicarsi alia carriera delle rap-
presentanze all'estero e in se
condo Iuogo per tutti quelli che 
intendono dedicarsi all'insegna-
mento della storia >): sociale 
(per * un tipo di studioso e an
che di operatore sociale che 
sappia orientarsi nel pubblico 
servizio »). 

II gesto estemporaneo del go
verno ha lasciato allibiti quan-
ti. seguendo il dibattito in cor-' 
so nel Parlamento e nel Paese 
sulla riforma universitaria, e 
in particolare la discussione 
alia Camera della proposta 
2314, erano ingenuamente con-
vinti che un progetto di rifor
ma di una singola facolta non 
potesse prescindere dal quadro 
generale. Piu specificamente. 
appare veramente incongrua 
una sistemazione della Facolta 
di scienze politiche, che non 
proceda contcstunlmente alia 
sistemazione di quelle di Giu-
risprudenza, di Economia e 
commercio. e anche di Lettere e 
fUosofia: tali e lante sono le 
reciproche interferenze. 

Ma anche a prescindere da 
questo macroscopico rilievo di 
procedura. il disegno di legge 
1830 si segnala al sospetto di 
chiunque per i suoi contenuti 
concreti, e le loro implicanze 
negative nei riflessi della ri
forma generale. con la quale 
appare in netto contrasto. Es
so impedisce il coordinamento 
dei mezzi scientifici attraverso 
la istituzione dei dipartimenti. 
e anzi determina la frammen 
tazione delle unita gin esisten-
ti (si veda ad esempio. all'ar-
ticolo 6, l'autorizzazione con-
cessa al ministro per scindere 
la Facolta di scienze politiche 
di Perugia in due distinte Fa
colta, una di economia e com
mercio 1'altra di scienze politi
che e sociali). Da luogo a nuo-
vi centri di potere amministra
tivo. col fatale risultato di con-
oedere 1'investitura a una nuo-
va famelica e discorde orda 
di vassalli. valvassini e valvas-
•ori accademici .Colloca una 
scienza di preminente interes-
• e . come la sociologia, in po-
sizione affatto marginale: ne 
tenta di colmare le lacune. par-
ticolarmente gravi nel nostro 
Paese. in fatto di psieologia 
sociale, di etnologia giuridica. 
di antropologia culturale. 

Prefigura una inaccettabile 
•eparazione tra k) studio del 
diritto in senso puramente for
mate ed astrat to. jus conditum. 
e quello di un diritto storico e 

ooncreto jus condendum, riser-
vando il primo alia Facolta di 
giurisprudenza. e il secondo 
alia nuova: quasi che a chi esce 
dalla prima competesse solo la 
meccanica e rigida applica-
zkme delle leggi e delle circo-
lari. disgiunta da qualsiasi con-
tatto con la realta della vita, 
e a chi esce dalla seconda spet-
tasse un'interpretazione piu ela -
atica e pressapochistica. in vi
sta della ' sperimentaziooe di 
norme nuove. E lo stesso stra 
xio s'introduce neUo studio del
la storia rispetto alia Facolta 
di lettere e fllosoAa. 

In tal modo si affacciano alio 
•rizxonte nuove generazioni: di 
•agistrati che emetteranno 

colatrici, di funzionari che in-
vece di applicare le leggi si de-
dicheranno a ricerche politico-
sociologiche, di storici che ve-
dranno la storia con miopie e 
presbiopie congenite. Ma non 
6 tutto, il d.d.l. 1830 prelude an
che a una aristocrazia politi-
ca di classe. Infatti 1'ammissio-
ne alia nuova Facolta e riser-
vata (art. 2) agli studenti for-
niti di maturita classica e scien-
tifica. Bella democrazia della 
futura classe dirigente! 

Ma il vizio forse piu grave 
della proposta d il suo totale 
silenzio sulle riforme dei con
tenuti. il suo escludere ogni in-
tervento degli studenti nella for-
mulazione dei piani di studio, 
il suo demandare ogni decisio-
ne in proposito alle sole auto-
rita accatlemiche. e, piu anco
ra. alia discrezionalita del mi
nistro. E' questo che piu ha 
pesato nel determinare un giu-
dizio negativo da parte del mon-
do universitario. 

Malgrado l'azione massiccia 
dei sostenitori della proposta 
(che, come d noto, parte dai 
professori Maranini e Miglio. le 
cui posizioni nel mondo acca-
demico sono ben note). 1'Uni-
versita in complesso 1'ha respin-
ta. Contra il disegno di legge 
1830 ha protestato. in una mo-
zione. il XXTJI Congresso del-
l'LINAU. nell'ottobre di questo 
anno. Prese di posizione ostili 
si sono avute non solo da par
te dei docenti di Giurispruden-
za, piu direttamente lesl nei 
loro interessi corporativi, ma 
anche dagli stessi studenti di 
Scienze politiche. che pure po-

tevano nutrire qualche illusio-
ne di vantaggi immediati. 

Particolarmente signiflcativo 
appare quanto e avvenuto in 
Lombardia. In senso contrario 
si sono pronunciati non solo gli 
studenti della Statale di Mila-
no, ma anche quelli della Cat-
tolica, che ha flnora goduto 
di un ingiustiflcato monopolio. 
A Pavia, dove un gruppo d'in-
caricati e assistenti aveva in 
un primo tempo spinto gli stu
denti di Scienze politiche a chie-
dere l'immediata approvazione 
del d.d.l. 1830, un intenso e ap-
profondito dibattito, durato per 
quasi una settimana nella Fa
colta occupata giorno e notte, 
ha capovolto le posizioni. Gli 
studenti hanno respinto il pro
getto Maranini in nome di una 
riforma organica »iu generale. 
Venuta meno per questo motivo 
la solidarieta dei docenti. gli 
studenti hanno continuato da 
soli. II ministro Gui, che avreb-
be dovuto presentarsi in pompa 
magna all'Universita come un 
benemerito, ha avuto un duro 
smacco: la citta era tappezzata 
di manifesti fieramente polemi-
ci, e Gui, memore di altre re-
centi sgradevoli esperienze mi-
lanesi, ha pensato bene di non 
farsi vedere. 

Quanto a noi senatori comu-
nisti. senza rifiutare pregiudi-
zialmente di esaminare la pro
posta, ne abbiamo per6 chiesto 
la remissione in aula: in modo 
che tutto il Paese, e in parti
colare gli studenti, possano se-
guire il dibattito. e intervenir-
vi col loro contributo. 

Giorgio Piovano 

la scuola 
Decine e decine di migliaia di giovani si 
accingono ad affrontare il concorso magistrate 

LA LOTTERIAt DEL MAESTRO 
Disparifa abissali nelle valutazioni da provincia a provincia - La realta smentisce le previsioni di Gui - Una scuola 
che non prepara all'esercizio della professione - Una soluzione globale e organica per un concorso di tipo nuovo 
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Strenne 1966 
PICASSO 
II pittore e la modella 
Notre Dame de Vie 

Quanti sono j maestri diplo-
mati che si accingono ad af
frontare il concorso magistra
le? 100, 150. 200.000? Di sicu-
ro ve ne saranno in piu circa 
70.000. il gettito delle tre ultime 
tornate di abilitazione magi
strale. tanti essendo gli anni in 
cui non e* stato piu bandito il 
concorso. Apparentemente es
so arieggia ad un tipo di sele-
zione mandarinesca. in realta 
si tratta di una lotleria. o me-
glio di una gigantesca riffa die 
mette in palio un vugno di « po-
sti > ppr una turha di aspiran-
ti: 24 000 cattedre per W.500 
idonei. 30.000 approvati. 70 000 
neo-diplomati e almeno altri 
50.000 diolomati. Nella ressa £ 
loaico che ogni criteria di giu-
stizia e di equifa sia destinato 
a scomparire. 

Un dato di fatto incontestab
le d che Vhtituto magistrale 
non prepara ad esercitare la 
professione di maestro. Infatti. 
la risposta tipica del giovane 
neodiplomato alia domanda 
circa le sue intenzioni per il 
futuro <? invariabilmente: « De-
vo prepararmi al concorso». 
come se fino ad allora si fos
se occupato di tutt'altre fac-
cende. e comunque con la cer-
tezza che cid che ha studiato a 

A un mese e mezzo dall'alluvione 

E ancora molto grave 
la situazione a Firenze 

Un'interessante iniziativa promossa dall'lstituto di Pedagogia 

F IRENZE — Un autobus del Comune adibito al trasporto degli alunni 

FIRENZE. dieembre. 
La situazione scolastica — a un mese e mez

zo dalla tragica alluvione del 4 novembre — 
continua ad essere grave: migliaia di ragazzi 
sono infatti costretti a notevoli sacrifici per 
raggiungere le scuole dove temporaneamen 
te si stanno tenendo le Iezioni. Si tratta di 
un fenomeno che riguarda migliaia di giovani 
e che influira negativamente sul loro rendi-
mento didattico e sulla loro formazione. 

II Comune e U Provveditorato hanno cercato 
di attutire le conseguenze dell'alluvione, ricor-
rendo spesso ad espedienti e a ripieghi. desti-
nati comunque a rimanere nell'ambito delle 
buone intenzioni. E* mancato 1'intervento da 
parte del governo e. ancora una volta, le pro-
messe del ministro Gui sono rimaste sulla 
carta. 

Proprio per colmare il vuoto che si e de-
terminato in campo educativo a tutti i livelli. 
ha preso il via una lodevole iniziativa del-
1'Istituto di Pedagogia dell'Universita di Fi
renze. che ha sentito 1'obbligo di farsi promo-
tore della costituzione di un Comitate di aiuti 
per le attivitd educative e culturali della 
citta. 

A questo Comitato hanno aderito I'assessore 
alia Pubblica Istruzione del Comune, l'asses-
sore alia Pubblica Istruzione della Provincia, 
il Consiglio studentesco della Facolta di Ma-
gistero. il Movimento non violento per la pa
ce. 1'ARCI, i Centri di esercitazioni ai metodi 
dell'educazione attiva (CEMEA). 

- Lo sforzo del Comitato — come ha scritto il 
presidente prof. Lamberto Borghi — e rivolto 
ad alle via re le gravi cause di disagio che 
affliggono la popolazione di Firenze cercando 
di rafforzare e ricostituire il tessuto sock>-
culturale della citta mediante una serie di ini-
ziative rivolte ai ragazzi e agli adulti in stretto 
rapporto con la loro vita familiare e comuni-
taria. D Comitato intende dedicarsi a seUori 
che non rientrano specificamente nel corso re-
golare della vita scolastica e dove esiste un 
margine tnaggjore di iniziativa Don istituzio-
nalizzata. 

Particolare cura verra rivolta ai seguenti tre 
come" maochine c a t I aspetti: a ) le scuole materoe; b) i drcoU per 

ragazzi: c) i centri comunitari per adulti. 
Per quanto riguarda le scuole materne esi-

stono 120 sezioni funzionanti al mat Li no e sol-
tanto 90 nel pomeriggio. Tali iniziative non 
esauriscono il fabbisogno della popolazione. 
notevolmente aumentato a causa delle occu 
pazioni delle madri nei quartieri danneggiati 
impegnate a soddisfare le esigenze di prima 
necessita. 

Circa 6.000 famiglie hanno perduto la casa 
e migliaia di altre hanno dovuto abbandonare 
la loro a causa delle condizioni di umidita 
e la minaccia di crolli. Centinaia di famiglie 
hanno trovato alloggio in nuovi quartieri cit-
tadini perdendo i naturali centri di riferimento 
e gli eventual! aiuti offerti dalle famiglie ami-
che o imparentate per la custodia dei figli pic-
coli. In queste locality e'e la necessita urgente 
di istituire delle scuole materne: ne saranno 
istituite due a Sorgane. una a San Quirico a 
Legnaia e due a Ponte a Greve. servendosi di 
locali messi a disposizione da varie organizza-
zioni culturali cittadine e Case del Popolo. 
Due sezioni verranno istituite a Monte Oliveto. 
nella Casa Cares, diretta da Bob Mc Connd. 
pastore evangelico. 

I Circoli per ragazzi saranno rivolti ad in-
tegrare la rete degli Educatori Comunali esi-
stenti prima deli'alluvione e che ora ripren 
dono la loro attivita. Grazie alle offerte di 
numerosi locali. il Comitato ha dato vita ad 
una serie di iniziative educativo-culturali per 
i ragazzi dai 6 ai 14 anni. Inline, Centri Comu
nitari per adulti verranno istituiti presso cia-
scuna delle 15 sedi dei Ctrcoli per ragazzi 
con lo scopo precipuo di stimolare la vita asso
ciativa e culturale della popolazione norentina 
in un quadro di coUaborazione che comprenda 
ragazzi ed adulti. 

Afflnche Torganizzazione e il funzionamento 
delle attivita prornosse possano realizzarsi ed 
attuarsi neU'interezza neccssaria, il Comitato 
ha rivolto unappeHo agli enti ed agli organi-
smi culturali italiani ed esteri per 1'invlo dei 
fondi indispensabili aH'acquisto di materiali e 
attrezzature. 

g. I. 

scuola non gli servira n& per 
vincere U concorso nd per inse-
gnare. Cid favorisce il prospe-
rare di quel sottobosco magi
strale fatto di corsetti da mez
zo punto. di corsi di prepara
zione tenuti da enti e associa-
zinni confeasionali, di lezinni 
private di professori che, sta-
tistiche alia mano. « fanno inn-
cere il cojicorso >. di manuali. 
di temi svolti. in cui miete alln-
ri e ori una editoria. la cui di 
snnesta morale e vari soltanto 
all'incoltura e alia cupidigia. 
specializzata nello sminuzzare 
in pillole. sunti. schemi. tavole 
sinottiche, ecc. una certa pac-
cottiglia pseudopedngogica a 
base di «il maestro deve» . 
« Veducatare deve ». « I'alunno 
deve ». ecc. 

Gli esaminatori il piu delle 
volte venqono scelti per ragio-
ni politiche e quindi non c'd da 
meravigliarsi se diventa per 
essi quasi impossibile sottrarsi 
alle pressioni dell'onorevole. 
del sottosegretario del monsi-
gnore. del notabile locale. Inoh 
tre. all'impreparazione dei can-
didati fa spesso da corrispetti-
vo la piu assoluta sconoscenza 
della problematica pedagogica 
e didattica da parte dei pro
fessori. quando addirittura non 
si tratti di una prevenzione di 
origine idealistica. per cui non 
$ poi tanto raro il caso di dia-
loghi del genere: < Lei casa 
porta? ». « Dewey ». « Allora 
mi parli di Cartesio >. Non de
ve far meraviglia, allora. se 
certi commissari « rifiutano » 
la vresentazione di nutari come 
Saba. Vngaretti. Montale. Pa-
vese perchd pon avrebbe.ro 
«arricchito la storia della let-
teratura con opere entrate a 
far parte del natrimonio comu
ne dell'umanita *. come pre-
scrive il programma delle vro-
ve d'esame. o certi aUri dichia-
rano candidamente di non co-
noscerp Makarenko Hubert. 
Foersfer. Spranger. ecc. 

Nelle prove d'esame fa la 
parte del leone Vitaliano. ed d 
ahbastanza lagiro. 1 responsa-
bili della scuola italiana sono 
ben a conoscenza del basso li-
vello cidturale dell'lstituto ma
gistrale per cui si preoccupa-
no che venga accertata innan-
zitutto la capacitd almeno di 
scrivere una pagina senza er-
rori e di fare un discorso chia-
ro, e ragionato. Ma tutto Vesa-
me & un donoione dell'abilita-
zione magistrale 

Da provincia a vrovincia si 
verificano disparifa abissali. 
sovente tra le diverse satto-
commisstoni di una medesima 
nrovincia. Ecco le vercentua-
U degli ammess't aali orali in 
alcune province nel concorso 
del 19K4 (fra varentesi le ver-
eentuali del 1%2): Pistoia 8.W 
(5K?o) Pisa 7R (47). Jtagusa 75 
C57). ' Caltanissetta 2d (66). 
Avell'mo 28 (41). Toronto 2H 
(m. Sassari 29 (75). Negli 
stessi due anni gli ammessi 
agli orali a Lucca scendono 
dal 90% al 3 2 ^ mentre a Tra-
pani salgono dal 21e« al 6y7«. 
Per non parlare della « lievi-
tazione» dei voti man mano 
che gli orali procedono: un'in-
daaine ha motfralo come, som-
mando i punteggi consequiti 
dai candidati nei primi cinque 
giorni d'esame. quelli conse
quiti in cinque giorni srelti a 
meta dei larori e quelli con-
seauiti negli uliimi cinque 
giorni d'esame si rerifica un 
aumento medio di circa 5/50. 
che si traduce obieltiramevte 
in un danno per i prtmi infer-
roaati. 

Per porre riparo a qvesta si
tuazione sono state avanzate 
svariale proposte. alcune in-
duhbiamente valide ed accet-
tabili. ma che harmo il difet-
to di limitarsi ad apportare al-
cvni ritocchi marglnali senza 
toccare la radice del proble-
ma. Si e* proposta che il presi
dente della commissione sia un 
professore vrnversTtario di pe
dagogia. che i commissari sia-^ 
no preparati attraverso corsi 
obbligatori di docmoloaia (il 
Consiqlio Superiore della P.l. 
ha bocciato la proposta del-
VUmrersitd di Roma di intro-
durre fra gli esami comple
ment ari della Facolta di lettere 
e di fflosofia questa discipli-
na). che il programma cul
turale venga professionalizzato 
e le prove d'esame tecnicizza-
te mediante la possibtlitd di 
scelta tra due temi e Vintro-
duzione di un qvesthnario pe
dagogica con coUoqvio ffnale 
fmpenriafo suite discipline pro-
fessionali (pedagogia, metodo-
logia. psieologia. sociologia) 
mirante soprattutto ad accer-
tare Vattitudine del candidato 
aWinsegnamento. Infine i sia-
to proposto. per abolite la pia-
ga delle copiature. di affidare 
la sorveglianza alia forza pub
blica, in base ad un atteggia-
mmto mentale che non sa ve
dere la soluzione di ogni pro-
blema se non nell'intervento 

poliziesco dello Stato. 

Si tratta, perd. di rlmedi par-
ziali. Parlare di una riforma 
del concorso ignorando Vlsti-
tuto magistrale non ha senso, 
in quanto Vimpreparazione dei 
maestri non d che un riflesso 
dello stato di minorita cultura
le in cui volutnmente. per mez
zo appunto di questo istituto. 
li si tiene. Le cifre sono elo-
quenti — su 23 500 divlomati al-
Vanno solo 2500. il \2?o. trova 
un impiego scolastica, per gli 
gli altri e la disoccupazione o 
il ripieqo su altre occupazioni 
— e rivelano chiaramente il 
sottile calcolo che regge il < ba-
raccone > magistrale preso nel 
suo insieme di studi e concor
so: prepariamo, male, cento 
maestri e poi sceqliamo i died 
migliori, e se questi t eletti » 
a causa della spietata concor-
renza si prestano piu facilmen-
te ad essere strumentalizzati ai 
fini dell'accaparramento ideo-

logicoconfessionale da parte 
della scuola elem'entare > tanto 
meglio. 

Non a torto e~ stato detto che 
il Piano Gui programma la di
soccupazione magistrale. Di 
contro. infatti. ad un irrisorio 
allargamento degli organici del
la scuola elementare prevista 
dalle Linee sta Virrazionale 
gonfiamento della popolazione 
scolastica magistrale. Fatte 100 
le cifre al 1963-'r,4, per il 197i-

75 vengono indicati per la po
polazione scolastica elementare 
un indice di 120 e per quella 
magistrale di 154. La realta 
stessa smentisce, in peggio, le 
previsioni di Gui quando fa se-
gnare per il 19r>4-'f>5 un incre-
mento di ben 27.000 unitd ri
spetto alle cifre indicate nelle 
Linee. 

Si tratta di una situazione 
gravissima che non pud essere 
certamente sanata da una del

le tante leggine di parlamen-
tari desiderosi di legare al pro
prio carro le speranze e le pre-
ferenze di qualche migliaia di 
maestri. La via d'uscita con-
siste in una soluzione globale 
e organica che contempli Vas-
sorbimento dell'lstituto magi
strale in un liceo unico opzio-
nalc, Vallargamento degli orga
nici elementari attraverso I'at-
tuazinne della scuola integrata. 
I'istituzione del biennio univer
sitario per maestri e la realiz-
zazione del canale continuo 
studiformazione professionale-
assunzione mediante un nuo
vo tipo di concorso non sclet-
tivo. ma volto a verificare la 
personalita complessiva del 
giovane maestro in rapporto al
ia sua idoneita e preparazione 
professionali — ossia una pro-

va attitudinale. 

Fernando Rotondo 

Consigli per i regali di fine d'anno 

Bombe di panna e f iori 
nelle strenne per ragazzi 

Numerosissimi i temi antimilitaristi in alcune felici novita — Le lettere-
fiabe di Gramsci ai figli — Classici della letteratura per I'infanzia e 

divulgazione scientifica 
Un atomo. triste perche 1'han 

messo dentro una bomba desti-
nata a scoppiare distruggendo 
tutto. incita i compagni alia ri-
bellione e con loro fugge a na-
scondersi in cantina. cosi che 
quando un cattivo generale < con 
la divisa piena di galloni» di-
chinra la guerra. le bombe non 
scoppiano e la gente puo servir-
sene come di vasi per i fiori; tre 
cosmonaut! (un americano. un 
russo, un negro) giungono insie
me su Marte e dapprima si guar-
dano in cagnesco perch6 si cre-
dono diversi. ma poi solidariz-
zano perche. nonostante il co
lore e la lingua differente. si n-
conoscono uguali e finiseono col 
tendere la mano persino al mar-
ziano con la proboscide e sei 
braccia. quando lo vedono chi
na rsi cornmosso su un uccellino 
tremante caduto dal nido: ecco 
le nuove. insolite fiabe che E. Car-
mi e U. Eco raccontano ai bam
bini d'oggi in due piacevolissimi 
albi. La bomba e il Generate e 
1 tre cosmonaut! (Bompiani. li
re 1.400 cad.). 

Si direbbe che quest'anno siano 
l motivi squisitamente natalizi 
della pace, della comprensione 
tra gli uomini. della fraternita. 
a dare ai libri per ragazzi un 
tono nuovo. Ne La torta in cielo 
di G. Rodari (Einaudi, 2.000) e 
I'errore — felice errore. potrem-
mo dire! — d'uno scienziato a 
far si che. invece d'un « fungo 
atomico dirigibile» apportatore 
di rovina. si produca una torta 
gigantesca di marzapane. panna 
e cioccolato che va a posarsi su 
una collina nella borgata del 
Trullo a Roma e viene smantel-
lata finche non ne resta c can-
dito su candito » dai bambini del
la borgata e dalle loro madri. 

In Cera una volta... la bomba 
atomtca di E. Libenzi (Mondado-
ri. 2.000) sono dieci bambini di 
diversa razza e colore che. quan
do gli adulti decidono di scate-
nare la guerra lanciando le ter-
nbili bombe Zeta. riescono. con 
I'aiuto di una fata, a far si 
che le bombe scoppiando lancino 
attorno milir.rdi di coriandoli. di 
stelle luccicanti. di girandole. 
gli ordigni si aprano e ne escano 
fiori d'ogni specie, i missili di-
segnino in cielo scie multicoJori 
simili ad arcobaleni. i bolidi si 
trasformino in aqufloni. i can

non i sparino stelle filanti. gli al-
ben delle navi da guerra fiori-
scano. e i carri armati diven-
gano grandi uova di cioccolato. 

Gli stessi motivi troviamo, 
uscendo dal mondo della liaba. 
nei racconti che parlano di vita 
reale: ne La casa sulla collina 
di P. Ballario (Paravia. 1400) e 
il sogno di una casa che accol-
ga giovani senza distinzione di 
razza. religione. nazionalita in 
un clima di rispetto e fratellan-
za ad animare un gruppo di ra
gazzi americani di New York. 
quasi tutti di origine italiana. 
nello sforzo di superare una com-
plicata vicenda scandalistica che 
li portera a dare agli adulti una 
lezione di onesta e solidarieta. 

E' la scoperta delle comuni 
qualita umane a permettere a 
un ragazzo svedese, protagoni-
sta di Pastori di renne di M. Puc-
ci e W. Minestrini (Mursia 1.800) 
disperso in seguito a un inci 
dente aereo nella tundra abita-
ta da lapponi nomadi. di strin-
gere legami d'amici/ia con gli 
ospiti da Iui considerati dappri
ma rozzi e primitivi. Ed e an 
cora una lezione di comprensio 
ne e di solidarieta quella che 
scaturisce — in Toffi e la piccolo 
automobile di H. von Gebaardt 
(Fabbri. 1.000) — dalla toccante 
amicizia tra due piccoli scolari. 
un ragazzetto mancino e una 
bimba che porta gli occhiali. 

Ma la lezione piu bella — 
fatta di umamta e di coraggio. 
di a more per la realta e al tem
po stesso d'apertura al mondo 
della fantasia, della storia. de
gli ideah — la troviamo nelle 
lettere che A. Gramsci scrisse 
dal carcere ai figli. ristampate 
ora in un bellissimo volume L'al-
bero del riccio (E. Riuniti. 2.500) 
con una prefaz.one di G. Rave-
gnani, gustose Ulustrazioni di 
M.E. Agostinelli e linserzione 
di racconti di Puskin. Kipling. 
Dickens. Tolstoi. Gorki e altri, 
di cui nelle lettere si parla: un 
libro unico. in cui ogni lettore 
trovera qualcosa che lo interessa 
e che servira ad aecostare i 
ragazzi a un altissimo esempio 
di dignita umana. rendendoli per 
un momento partecipi del quasi 
miracoloso colloquio che. isolato 
e chiuso in una pn'gione. Gramsci 
seppe fino alia fine mantenere 
coi figli. cogli uomini. col mondo. 

ROMA: un'inchiesta fra gli studenti 

Perche i licei 
non f unzionano 

Nei mesi di ottobre e novembre la Commissione Scuola del 
Gruppo Studentesco Europeo ha svolto nei Licei classici « Orazio >. 
e Mameli >. «Giulio Cesare » e « Lucrezio Caro» di Roma un'in
chiesta per conoscere le idee degli studenti sui problemi della 
riforma della scuola. 

Ecco i dati ricavati al liceo « Mameli >, sulla base delle risposte 
fomite dagli studenti al questionano del G.S.E.: 
Non considerano la tcuola attuale com* una cotmtnita 
Desiderano un rappresentante di claue: 

I ) presente al consigli trimestrall 
I I ) ch« organizzi gite, manlfestazlonl, ecc 

Desiderano un unico rappresentante eletto da tutti gli altri 
Desiderano il sabato libero 
Hanno I genltori con II sabato libera 
Desiderano che I professori siano a disposizione degli alunni 

il pomeriggio 
Non tono soddisfattl degli attuall esami di maturita: 

• quindi desiderano abolire gli esami 
o abolire la session* •utunnale * 
o fopzlonalifa per alcune prove 

Favorevoll all'unlftcazion* del biennio Initial* pt II Lie** 
Classlce • Scientific* 

Favorevoll alia creazlon* di un Lice* Modern* Linguistic* 
Detleeran* epeorfar* camWamentl agH attnall proqrmmml 

t5<* 

5S% 
75** 
a* 
a% 
so% 
t i % 
53% 
• 9 % 
M % 
3S% 

70% 
«7% 

n% 

Oltre a questi libri particolar
mente signiflcativi e impe^nati 
non mancano opere di carattere 
tradizionale di notevole valore e 
interesse. Fiabe di Grunm e 
di Andersen (Ed. Fabbri). storie 
di Yoghi e di Disney (Ed. Mon-
dadori). piacevolmente illustra
te, in edizioni a prezzi diversi 
tali da accontentare tutte le esi
genze; e. per i piu grandi, Lo 
Zar Saltan e altre fiabe di Pu 
skin (Bompiani. 1.400). le Fiabe 
eschimesi a cura di R. Paccarie 
(Fabbri, 2.200) e la grande saga 
de / Nibelunphi (Mondadori 3.000) 
raccontata da ALL. Gefaell de 
Vivanco. 

Non meno ricco e il panorama 
nel campo della divulgazione 
scientifica e storica. Vediamo 
con piacere la ripresa dell'ottima 
collana < Scienza nuova > di Fel 
trinelli (1.500 cad.) con la ri-
stampa di Dall'aquilone all'aslro-
nave di Schneider e Ames, che 
spiega in modo accessibile e 
piacevole. tutto quanto un ragaz
zo pud desiderar di sapere su 
aeroplani. moton. reattori. eli-
cotten. e con una novita. Fanta
sia e logica matematica di L. 
Campedelii. che nesce a trasfor-
mare in appassionante rcmanzo 
i piu astrusi concetti scientifici. 

Uno splendido regalo per i ra
gazzi che s'interessa no di scien
ze sara Vita al microscopio di 
Aliverti, Ciccioli e Landi (Mon
dadori. 3.000. 8.500 con annesso 
microscopio e tutto lapparato ne-
cessario) che permettera loro. 
accompagnandoli con praticita e 
intelligenza. d'avvicinarsi al mon
do mistenoso e afTascinante dei 
prot07oi. delle cellule, dei tessuti. 
Mentre 71 nostro mondo di G. A-
maldi (Garzanti. 2 \oll. 15.000) e 
il IV \oIume dellEncicIopedia 
« Arcobaleno». La nostra terra 
(De Agostmi, 6.000) saranno per 
i ragazzi delle scuole medie e 
superior! ottimi e piacevoli stru-
menti di cultura. 

Per I'educazione artistica. con-
sigliamo tre libn adatti a tre 
diversi livelli di eta: Un ragazzo 
nel mondo dell'arte di V. Kie-
nerk (La Scuola. 3.200) che. at
traverso la finzione d'un ragazzo 
fantasiosamente trasportato da 
un luogo e da un secolo all'altro. 
risponde ai molti interrogati\i 
rhe Parte e i suoi diversi stili 
pongono ai piccoli osservatori: 
le Storie del secolo d"oro di A. 
M. Romagnoli (Mursia. 1.800). 
che contiene una serie di agili 
biografie. piacevolmente aneddo-
tiche. dei piu grandi artisti del 
Quattrocento: e infine la Storia 
universale dell'arte (Mondadori. 
tre voll. in cofanetto. 10.000) che 
presenta un quadro completo 
dell'arte in tutti i luoghi e in 
tutti i tempi, dalla preistona a 
oggi. vista anche nei suoj lega
mi con la storia e i fatti politici 
ed economici: un'opera ricchissi-
ma di belle illustraziom a colon. 
lontana da ogni accademismo 
scolastico. di grande interesse 
per tutti e di aiuto per gli stu
denti. 

II panorama della letteratura 
per ragazzi si presenta dunque 
quest'anno piuttosto positivo. Do
po U boom indiscriminato — che 
ha avuto perd il mento di atti-
rare I'attenzione suU'editoria per 
ragazzi — in cui a si pTeoccu-
pava essenzialmente d'abbagliare 
con la quantity e la varieta dei 
titoli e lo splendore delle coper-
tine colorate. s'& giunti oggi a 
una noerca piu attenta e a una 
scelta piu oculata tntesa a dare 
ai ragazzi alimento per la fan
tasia, stimolo all'intelligenza, e 
sempre piu stretti legami coo la 
realta. 

<V. Marchesini Gobetti 

Tcsto di II. Pjrmclin, irach> 
ziunc di Otiavio Cccclii. 2 \o!u-
mi rilcg.ui in tela con sovraco> 
pena patinaia, 300 tavole a co 
Ion c illustra/ioni in bianco • 
nero Ogni volume L. 20 00a 

La piu cumplcta mostr* 
pcrsonale del dopoguerre 
del maestro pittore, inciso 
ic , ccranusia, scultorc, pre-
scniata in una ecttvionale 
rasscgna al pubblico ita> 
liano 

Liana Castelfranchi 
Vegas 

IL GOTICO 
INTERNAZIONALE 
IN ITALIA 
pp. 175. L 10.000 
La pittuia bologncse e Ion> 
barda del 1300 attraverso 
le opcic dei maestri che 
riscntiiono dcH'cspencnza 
gotica di Francia e Germa-
nia. II volume, quarto del
la collana « La pittura ita
liana » dircita da Koberio 
Longhi, e illustrato con r* 
ra compeien/a da una stu-
diosa dell'arte italiana ed 
europea dell'cpoca, ed e 
corredato da 100 splendule 
tavole a colori stampate 
dalla Verlag dei Kunst di 
Diesda. 

Romain Rolland 

JEAN CHRISTOPHE 
pp 1.425, L. 5 00v) 
Prcf.i7ionc di Cailo Bo. iradu-
zione di Ginnna C.irulln « I 
classici della leiteraiura » 

Rolland ripropone la figura 
dell'artista-croe La sua e 
la fedc neH'uonio. la spe-
ran7a in una umamta non 
piu divisa i\^\ odi secolan. 
guerre e masvicn. . 

Uugemo Montale 
// Comcre della Sea 

Emile Zola 

IL VENTRE 01 PARIGI 
PP 335. L 2()()() 
Prcfazione di Kino dal Sassa 
«• I classici della leucrarnra •• 

Sullo s londo ricco di colo
re e di umamta dei grandi 
mercati di Pangi si snoda 
la vicenda di Florin in lotta 
cont io l'avidita c I'ipocn-
sia del mondo che lo c i r 
conda. 

Emilio Sereni 

CAPITALISMO 
E MERCATO 
NAZIONALE 
IN ITALIA 
pp - 520. L. 3 S0O 
« Bibl:oiec.i di sioria » 
Una ampia analisi della for
mazione del mercato nazio> 
nale, del rapporto tra c i t i i 
c campagna, tra agricohura 
c industna, nel processo di 
industrializzazione del n o 
stro pacsc 

IL PENSIERO 
POLITICO 
A cur* di Umberto Cerronl 
pp. 1.450. L 5000 
Da Eraclito a Giovanni 
XXIII , l'cvoluztone de l 
pensicro politico nella sua 
struttura sisrematica e sto> 
rica. 

Per ragazzi. 

Antonio Gramsci 

L'ALBERO 
DEL RICCIO 
Prescnwzione di G. Ravegnanl 
iUustrazioni di M E. Aposnnelu 
pp. 130, 53 uvole a colon fuo> 
ri tcsto e illussrazioni in bian
co c nero, L. 2 500 

Un libro da tempo divcnu-
t o introvabile Lc fiabe che 
Antonio Gramsci senveve 
nelle lettere dal carcere ai 
suoi figli Dcl io c Giul iana 
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