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la scuola 
LA UREA E PROFESSIONE 
Un alibi perche PUniversita 

«vegeti» senza funzionare 
II Testo Unico delle leggi sulla 

istruzione superiore si ispira 

ad una concezione «aristocra-

UNA SELVA Dl «LEGGINE» PER I CONCORSI DIRETTIVI 

Un'aula dell'Universita di Roma sovraffollata di student! 

tica»inadeguata rispetto alle 

esigenze della societa — Auto-

nomia e organizzazione didat-

tica — 11 peso dell'esecutivo 

Mentre la discussione della 
legge che dovra riformare 1'or-
dinamento universitario 6 gia 
avviata da parecchi mesi, 6 
quasi assurdo doversi ancora 
chiedere: qual e la funzione 
dell'Universita. sccondo gli 
estensori del progetto di legge 
governativo? A questo punto. 
la domanda dovrebbe essere 
oziosa: la funzione dell'Univer
sita, la sua collocazione in un 
paese che si voglia dire moder-
no, dovrebbe essere ben chia-
ra e definita: ma a dimostrare 
che cosj non e. basti quel che 
si sente dire anche troppe vol
te. che in Italia I'Universita 
rilascia dei c pezzi di earta» 
ma non da una preparazione 
seria a chi la frequenta. 

AHora: qual e. quale do
vrebbe essere la funzione del
l'Universita? Mi pare che tut-
ti dovrebbero ammettere che 
all'Universita compete il com-
pito di dare ai giovani che la 
frequentano la preparazione 
scientifica e < critica ^ neces-
saria per poter esercitare al-
cune professioni, quelle pro
fession! appunto per le quali 
bisogna avere un livello di pre
parazione « superiore » e piu 
specifico di quello che pud es
sere fornito dalle scuole secon
dare . E oltre a questo — si 
pud dire anzi per poter assol-
vere questo compito — I'Uni
versita deve essere la sede na-
turale nella quale si svolge un 
certo tipo di ricerca scientifi
ca. la ricerca c di base >. per 
intenderci. quella cioe che non 
si propone nessuna finalita ap-
ph'cativa e diretta. 

Rimane, deve rimanere co-
munque ben fermo il principio 
che PUniversita deve prepa-
rare i giovani alle professioni. 
Cos! non d secondo leggi vec-
chie di piu di un secolo. ma 
ancor oggi in vigore. secondo 
le quali (art. 1 del T U . delle 
leggi sull'Istruzione superiore) 
I'Universita ha solo la funzio 
ne aristocratica di «dare ai 
giovani la cultura necessaria 
per l'esercizio delle professio 
ni» non di prepararli per 
l'esercizio di queste. 

II fatto assurdo e d o e che 
I'Universita ha come compito 
di dare ai giovani la «cultu
ra » necessaria per diventar 
medici. architetti o awocati . 
ma non si preoccupa di metter-
li in grado di esercitare que
ste professioni. Questa conce
zione « aristocratica » dcll'Uni 
versita poteva essere valida 
quando I'Universita accoglieva 
— in tutto il paese — poche 
migliaia o poche decine di mi 
gliaia di student!: quando era 
una Universita di elite: quan
do lo Stato non si poneva il 
problema di soddisfare 1 mol 
teplici e svariati bisogni della 
collet tivita. 

loro che avevano conseguito 
questo diploma potevano poi, 
sostenendo il relativo « esame 
dj Stato ». essere « abilitati > a 
svolgere la professione. Dove 
e come i giovani dovessero far-
si la preparazione professiona 
le. la legge non si preoccupa-
va e non si preoccupa di dirlo. 

Di fatto. quando erano in nu-
mero limitato. gli studenti di 
medicina. mentre frequentava-
no le corsie. o quelli di fisica 
o di chimica i laboratori. ave
vano modo di farsi una buona 
preparazione professionale ac-
canto a quella < culturale > e 
scientifica. Oggi e ancor piu 
domani con il continuo aumen-
to della popolazione studente-
sca. I'infelice dizione del pri 
mo articolo del testo unico rap-
presenta un comodo alibi che 
permette all'Universita di an-
dare avanti senza funzionare. 
In un paese moderno non solo 
1'assistenza sanitaria, non solo 
le ferrovie e le strade. ma an
che la scuola di ogni ordine e 
grado. ivi compresa I'Univer
sita. devono trovare una collo-
cazione precisa. devono essere 
contestualmente inserite in un 
sistema generale che consenta 
di far fronte alle esigenze della 
collettivita. Se il paese ha bi-
sogno di un certo numero di 
medici. di ingegneri. di archi
tetti. di magistrati. di inse-
gnanti e via dicendo. lo Stato 
deve assicurare ad un numero 
adeguato di giovani la possibi
lity di farsi una preparazio
ne professionale adeguata. 

Questa premessa. necessaria 
e indispensabile. implica la ne
cessity di una radicale riforma 
delle strutture universitarie: si 
impone una diversa imposta-

zione di tutta l'organizzazione 
dell'istruzione superiore. che 
non pu6 non partire da un rap-
porto diverso anche dal punto 
di vista numerieo tra docenti e 
discenti. 

II problema non e peraltro 
facile da risolvere. E' innanzi-
tutto necessario definire a qua
li professioni I'Universita deve 
preparare. tenendo conto che 
I'evoluzione stessa della societa 
ha portato al differenziarsi di 
tutta una serie nuova di profes
sioni. Questo da una parte: dal-
l'altra bisogna tener conto del 
fatto che all'Universita deve 
essere riconosciuta una larga 
aulonomia per quanto attiene 
all'organizzazione didattica: e 
questo non perche ci si voglia 
fare un mito della «autono-
mia » dell'Universita. ma per
che 1'autonomia, quella didat
tica in particolare. e indispen
sabile perche possa essere im-
partito un insegnamento ade
guato. 

Democrazia 
negli Atenei 

L'unico modo di salvaguarda-
re l'una esigenza e I'altra. cioe 
il diritto-dovcre dello Stato di 
assicurare a un numero ade
guato di giovani una prepara
zione professionale adeguata. 
scientifica e critica. e la pos
sibility per le universita e per 
le facolta di organizzarsi sul 
piano didattico nel modo che 
ritengono piu opportuno, e quel
lo di stabilire dal « centro > a 
quali professioni le Universita 
devono preparare e che tipo di 

Nel 1965-1966 

MOLTII PROMOSSI 
ALLA MATURITA 

147.170 giovani (su 180.921 candidati) hanno ot-
tenuto il titolo di studio della scuola secondaria 
superiore - Ai Licei classici e agli Istituti tecnici 
i risultati migliori, agli Istituti magistrali i peggiori 

L'esame 

di Stato 
Allora. un secolo fa. questa 

concezione poteva essere va
lida: allora. quando non ci si 
poneva il problema dell'istru 
zione obbligatoria (che chiede 
un enorme numero di docenti 
qualificati) o dell'assistenza 
sanitaria nazionale (che richie-
de anch'essa un enorme nume
ro di medici qualificati) lo Sta
to poteva non porsi il proble
ma di preparare alia professio
ne. In un tempo successivo. con 
la riforma Geniile. lo Stato 
fece un piccolo passo avanti. 
si pose cioe il problema di ga-
rantire al cittadino che doveva 
rivolgersi ad un medico, ad 
un awocato o ad un architctto 
che la persona alia quale si ri-
volgeva avesse una prepara 
zione professionale adeguata: 
venne allora istituito l'esame 
di Stato - I'Universita dava la 
cultura necessaria per le pro
fessioni. e a chi aveva fre> 
quentato regolarmente i suoi 
corsi rilasciava un pezto di 
earta, il diploma di laurea; co-

Centoquarantasettemilacentoset-
tanta giovani hanno conseguito 
ncll'anno seolastico 1965-'66. con-
clusosi nell'ottobre scorso. un 
titolo di studio di scuola secon-
dana. La percentuale di promossi 
e alta: secondo dati fomiti dal 
ministero della Pubblica Istru
zione. infatti. i candidati sono 
stati 180.921. 

II numero maggiore di pro
mossi si c avuto nella maturita 
class.ea — 29.467 su 33 936 can 
didati (1 83R8 per cento) — e nel j 
I'abihtazione tecnica — 73.376 | 
abilitati su 88.507 candidati (182.8 
per cento). | 

I promosM per la maturita 
scientifica. in percentuale. sono 
stati 181.43 per cento: 13.910 su 
17.082. U minor numero di abi
litati si e registrato negli Isti
tuti Magistrali (cioe, ed e un 
fatto significative proprio nella 
scuola che i clericali si ostinano 
a difendere): 31.387 su 41.396 can
didati. cioe il 75.82 per cento. 

Ad Agrigento, per esempio. i 
respinti nell'abiUtazione magi-
stralc sono stati 319. su 842 can
didati: mentre nella maturita 
classica i respinti sono stati 53 
su 346. in quella scientifica 6 su 
44 e nell'abilitazione tecnica 48 
su 401; ad Avellino 185 su 501: 
mentre sono stati 36 su 172 nella 
maturita classica. 18 su 86 in 
quella scientifica e 90 su 336 nel-
l'abilitazione tecnica: a Bene-
vento, sono stati 130 su 469: men
tre nella maturita classica sono 
•Uti 37 su 297, in qu«Ua atienti-

fica 9 su 58 e nell'abilitazione 
tecnica 80 su 492; a Campobasso. 
sono stati 119 su 541: mentre nel
la maturita classica sono stati 
solo 18 su 187 candidati. in quel
la scientifica 34 su 140 e nella 
abilitazionc tecnica 27 su 295: a 
Caserta sono stati 423 su 1.044: 
mentre nella maturita classica 
sono stati 72 su 511. nella matu
rita scientifica 67 su 164 e nel-
l'abibtaz:one tecn.ca 738 su 895: 
a Catania sono stati 235 su 965. 
mentre nella maturita classica 
«ono stati 160 su 1.149 in quella 
scientifica 34 su 258 e nell'abilita
zione tecnica 155 su 1.688; a Ca-
tanzaro. i respinti nell'abilitazio
ne magistrate sono stati 209 su 
790: mentre nella maturita clas
sica sono stati 92 su 549. in 
quella scientifica 19 su 136 e nel
l'abilitazione tecnica 87 su 1.021. 

II piu alto numero di promossi 
— come s'e detto — si e avuto. 
in media, con la maturita clas
sica. nonostante questo, in mol-
te Citta si e avuta una «affer-
mazione > dei promossi nell'abi
litazione tecnica. 

A Bologna. Fireme. Venezia. 
Trieste. Udine e Ban la per
centuale dei promossi e nxilto 
elevata in tutti e quattro gli 
esami. 

Ad Aosta. non vi e stato un 
solo respinto alia maturita clas
sica e a quella scientifica: tre 
respinti si sono avuti all'abilita-
zione tecnica • due a quella ma
gistral*. 

preparazione devono dare, e di 
lasciare alle singole Universita 
la possibility di governarsi li-
beramente per organizzare gli 
studi nel modo migliore. Es-
senziale. per raggiungere que
sto risultato, che gli organi di 
governo dell'Universita — le 
facolta in particolare — siano 
strutturati in modo democrati-
co. che vi siano rappresentate 
in modo organico tutte le com-
ponenti del mnndo universita
rio. dai professori agli stu
denti. 

La legge oggi vigente e frut-
to (e ha tutti gli svantaggi) di 
un compromesso: mentre alle 
Universita non viene chiesto. 
come si e detto. di preparare 
alle professioni. 1'esecutivo fis-
sa in modo rigido i piani di 
studio: stabilisce cioe i nomi 
delle « materie obbligatorie» 
cioe degli esami che gli studen
ti devono superare. ma non sta
bilisce ne pu6 stabilire il con-
tenuto dei corsi che corrispon-
dono a questi nomi. Questo si-
gnifica che il singolo docente 
ha di fatto piena e assoluta 
liberta nell'organizzare il suo 
corso di insegnamento. al pun
to che un clinico medico po-
trebbe limitarsi — nel pieno 
rispetto della legge — a svol
gere il suo corso sulla medi
cina di Galeno o di Ippocrate. 
Teoricamente. le Facolta hanno 
il compito di < coordinare > i 
singoli corsi: ma I'omerta ac-
cademica imperante. di fronte 
a un dettato cos! vago. porta 
a che le facolta non discutano. 
ne tanto meno coordinino il 
contenuto dei enrsi dei singoli 
docenti. Gli esami obbligatori 
rappresentano il 90 e piiS per 
cento degli esami che gli stu
denti debbono superare: sic-
che oggi come oggi. 1'autono
mia didattica e una parola vuo-
ta. priva di contenuto positivo. 
che serve solo a garantire ai 
singoli docenti la possibility 
di insegnar quel che vogliono 
e come vogliono. senza esser 
costretti a curarsl e a preoc-
cuparsi di quel che gli studenti 
dovrebbero tmparare. 

II parlamento discute. In que
sti giorni. la riforma dell'ordi-
namento unnTersitario. Una 
legge siffatta non puft owla-
mente entrare nel merito del 
contenuto dei singoli corsi di 
laurea: ma quello che e grave 
e il fatto che gli articoli fino 
ad ora approvati preflgurano 
una Universita nuova che sara 
sotfo questo profilo del tutto 
tdentica all'attuale. Dal centro 
(e importa poco che a stabilirlo 
sia il consiglio dei ministrl o 
il solo ministro della P.I.) si 
vuole venga stabilito per ocnl 
corso di laurea uno schema 
insieme rigido e vuoto. con 
un elenco di nomi di esami da 
superare e basta: riducendo 
1'autonomia dello studente al
ia scelta di un paio di corsi di 
materie c complementari > da 
seeuire: senza investire le Fa
colta in alcun modo del con
tenuto culturale. sdentifico e 
professionale dei singoli corsi 
che vengono svolti. 

Una scelta 
conservatrice 

Perche? Perche questo timo-
re di innovare in questo cam-
po. cos! delicato. ma pur cosi 
importante? I motivi di questa 
scelta c conservatrice > sono a 
mio a w i s o sostanzialmente 
due: perche dare all'Universi
ta il compito che le compete, 
cine quello di dare ai giovani 
che ne escono la preparazione 
neccs«:aria per insorirsi nelle 
profession!, significa rienno-
«cere che i mezzi oggi a di?p^ 
si7ione dell'Universita sono del 
tutto inadeguati — avrebbe si-
gnificato discutere prima la 
riforma degli ordinamenti, poi 
stabilire i mezzi necessari per 
attuarli, e alia fine (solo alia 
fine!) deddera tui fondl da 

stanziare — avrebbe cioe si-
gnificato seguire il cammino 
inverso di quello che si e vo-
luto seguire, approvando prima 
il t piano finanziario > e poi la 
legge sull'incremento degli or-
ganici. che costituiscono altret-
tante camicie di Nesso per la 
riforma che deve essere anco
ra discussa; avrebbe significa-
to far delle scelte politiche 
precise e responsabili nelle 
priorita di spesa. 

Si teme poi anche di dare al
le singole Facolta responsabi-
lita troppo precise, e un'auto-
nomia troppo grande: perche 
un'autonomia capace di regge-
re il peso di responsabilita 
cosi grandi deve essere una au-
tonomia che poggia su basi de-
mocratiche. E 1'autonomia di 
organismi democratici fa trop-
pa paura. 

Gianfranco Ferrerti 

Tnchiesta 
sulla scuola 

nelle campagne 
II Centro Nazionale di Stu

dio per i problemi della 
scuola nelle campagne. co-
stituito presso I'Alleanza Na
zionale dei Contadini, espri-
me il suo compiacimento ed 
apprezzamento per i nume-
rost lavori pervenuti in ri-
sposta al bando di concorso 
per un saggio di inchiesta 
su una particolare sltuazlo-
ne scolastica e comunica di 
aver gia trasmesso i rela-
tivi testi alia Commtssione 
giudlcatrice. 

Avendo ricevuto numerose 
richieste da parte di studio-
si per una proroga dei ter
mini dl consegna al fine di 
consentire ai medesimi di 
completare monografie gia 
iniziate, il Centro, conside-
rando anche I'analogo inte-
ressamento manifestato da 
studenti della Facolta di Ma-
gistero, ha deciso di fissa-
re come termine ultimo e 
deflnitivo di scadenza la da
ta del 28 febbraio 1967. 

I partecipanti a un concorso magistrate in altesa dell'c appe Ho • all'EUR 

EMERG0N0 DAL CA05 
IDIRETTORI DID A TTICI 

Un tentative) di uscire dal «ghetto » di una condizione professionale insod-
disfacente — Una mastodontica organizzazione elettorale per la DC — La 
abolizione dell'lstituto Magistrate punto di partenza per una seria riforma 

E" tempo di concorsi. Dopo 
quello per VlJiPS, 70.000 concor-
renti per 700 posti, e quello ma-
nislrale. 100.000 per 6.000 cat 
tedre, $ ora la volta del concor
so direltivo, piu di 3 500 inse-
onanti elementari per 46 posti 
di direttore didattico: gli iralia-
ni scoprono I'altra faccia del 
« miracolo »: una Italia piccolo-
borahese ideologicamente ante 
riore al neo capitalismo. jorse 
addirittura prefascista, dalla vo-
cazione impiegatizia, t statale » 
per elezione. 

Settatita maestri circa per ogni 
posto. Se per gli altri due con
corsi, previdenziale e magistra
te, lo scarto tra concorrenti e 
posti ha un significato preciso 
di urgenza economica — la < si-
stemazione > in un paese come 
il nostro dove il progresso tec-
nologico unito alia ristruttura-
zione industriale su basi neo ca-
pitalistiche ha bruscamente in-
terrotto i sogni di un livello oc-
cupazionale stabilmente garanti-
to dal settore privatistico, per 
cui il posto statale ogoi rappre-
senta ancora la sicurezza: c onni 
27 lo stipendio * — per quanto 
riguarda il concorso direttivo le 
ragioni e il senso di tale spere-
quazione appaiono piu ampi e 
complessi. 

Per I'insegnante elementare di 
niolo Vascesa al posto di diret
tore e l'unico sbocco possibile 
per una carriera che altrimenti, 
e al di fuori dei passaggi auto-
matici di «coefficiente >, reste 
rebbe conclusa in se. Proprio 
da auesta assenza di prospeltive 
nasce quel senso di frustrazio-
ne. che talora si innesta su un 
preesistente scontenlo verso una 
professione < di ripiego >. non gia 
liberamente scelta. ma piullosto 
subita per motivi economici e 
sociali, per cui la direzione di
dattica. oltre ad offrire non tra-
scurabili vantaggi economici. 
rappresenta una evidente forma 
di promozione sociale che per
mette di uscire dal c ghetto» 
di uno status professionale scar. 
samente considerato dentro e 
fuori la scuola. 

Di questa situazione. che erro-
neamente si riterrebbe casuale. 
ha approfittato e approHtta lar-
gamente la DC per fare della 
scuola elementare una gigante-
sea organizzazione elettorale. An
zi si pud affermare che nel con
corso direltivo i lo specchio del
la scuola italiana auale I'hanno 
voluta t clericali. una scuola usa-
ta come strumento di potere aio-
strando opportunamenle trasfe-
rimenti e comandi. asseanazioni 
provvisorie e stanziamenti di 
fondi. nomine di commissioni e 
organizzazioni di concorsi, pro-
mozioni per merito comparatico. 
favoritismi. raccomandazioni. se-
gnalazioni. comunicazioni, ecc. 

La storia dei concorsi direttivi 
del dopoguerra e esemplare in 
proposito. Dal 1947 al l%l si 
trascina per quindici anni la vi-
cemla dei quattro concorsi post-
bellici - Al. A 2. B 3. U4 -
niizialmente per 459 posti diven-
tati poi 856. Le cronache delle 
rwiste sealastiche del penodo s& 
no costellate di notizie di ricor-
si. proposte, emendamenti. cor-
rezioni. graduatorie. * leggine »; 
infwe una sanatoria generate 
proclama vincitori tutti gli idfr 
nei. Un oscuro parlamentare en 
tra nelle cronache della vita sco
lastica nazionale legando il suo 
nome ad una " leggina" che 
beneficia una particolare cate-
goria di concorrenti: tutta Vita-
lia che si occupa di queste fac-
cende parla dei « damlnosisti » e 
del loro « lerwinislatore >. Viene 
presentato perfmo un ricorso da 
parte di alcuni candidati che pur 
vtncilori. tuttavia. a causa del 
la durata ultradecennale del con 
corso. al momento della Nomina 
risulfano aver superato i 65 anni 
di eta e quindi vengono esclu-
si: ovvero. un concorso iniziato 
a 50 anni e vinto a 65. Ala la 
vicenda. che sembrava definiti-
vamente sepolta, e tornata in 
vita lo scorso anno, attraverso 
la proposta di una < leggina» 
riguardante VA 2. Chi vivra 
vedrd. 

In 3500 
per 46 posti 

I concorsi che seguono sono 
meno pittoreschi ma non meno 
ricchi d'insegnamenti. Occorre 
distinquere tra concorsi ordinari 
e concorsi speciali. 1 primi han
no inizio con il famoso «con-
corsissimo > presieduto da Vol-
picelli che. condotto con un ri-
gore e una severitd esemplari, 
oltre a segnare una vera eca-
tombe. rivelo impietosamente i 
limiti scandalosi della imprepa-
razione magistrale: concorrenti 
3.300. posti a concorso 400. am-
messi all'orale 170 (5%). vinci
tori 162. Volpicelli da quell'espe-
rienza trasse un pamphlet, Scuo
la sotto zero, che raccoglieva 
tutti gli errori di sostanza e di 
forma di cui erano zeppi ali ela-
borali. una sumrna dell'ignoran 
za magistrale e uno spietato at 
to d'accusa verso i responsabili 
di una politico scolastica sop-
giacente ad altri inleressi. Si 
grido alio scandalo. si disse che 
il risultato del concorso e il 
libro infangavano la scuola. ci si 
appelld al patriottismo di cale-
goria: le autoritd politiche e 
amministrative chiusero gli oc-
chi sulle gravi deficienze che il 

libro aieva roluto documentare: 
i dijetti dell'lstituto magistrale 
e del concorso direttivo 

Gli alln concorsi ordinari fan-
no segnare delle oscillazioni ab-
bastanza eloquenti nelle percen-
tuali degli ammessi agli orali 
e dei vincitori: 19r>9: 300 posti. 
5.000 concorrenti. 725 (30%) am 
messi: 1964: 550 p.. 5.000 c. 600 
(12%) a.. 545 vincitori: 1965: 
202. 3 000. 462 (15%). Tali oscil
lazioni la dicono lunga su un 
nieccanismo di selezione che non 
da alcuna garanzia di obiettivita 
e di stabilita ma varia con gli 
umori o il grado d'influenzabi-
lita delle commissioni. 

I concorsi speciali sono invece 
riservati agli insegnanti che ab-
biano ricoperto per un deter-
mmato numero di anni I'incari-
to direttivo in circoli didattici 
momentaneamente privi di tito-
lare. Se ne contano hen tre: 
il primo nel 1958: (300 posti. 
concorrenti 532. ammessi 362 
— 62% c;h. 337 vincitori). il se-
condo nel 1962 (200. 580. 188 , -
39% - . JC6), il tcrzo nel 1964 
200. 390. 274 - 70Co - . 220). 
Intomo all'* affare > dei diret-
tori incaricali ruota tutto un 
sistema di sottogoverno che 
si svolge prima attraverso la 
concessione dell'incarico e poi 
con l'organizzazione di con
corsi riservati la cui perio
dica ripetizione serve a supe
rare lo scoglio rappresentato da 
qualche presidente piu restio a 
porgere ascolto alle « esigenze > 
polilic'ie. Finalmente per i piu-
ribocciati ad oltranza si appre-
sta il rimedio dell'ultimo con
corso peciale. quello del 1964: 
una sola prova scritta (al posto 
delle due. una di cultura gene 
rale e I'altra di legislazione sco
lastica. dei concorsi normali) 
con richiesla dei 6110 per la 
ammissione alia prova orale (in 
luogo dei 7/10): la percentuale 
degli ammessi e significativa. 

L'amministrazione si assicura 
cosi una schiera di dirigenti fe-
deli il cui valore professionale 
e culturale e diversamente pro-
porzionale al grado di confor-
mizzazione e di manourabilitd 
Si chiude la vicenda degli < in-
caricati > e si apre quella degli 
* idonei » di precedenti concorsi. 
che una < leggina > finalmente 
rende tutti vincitori mediante lo 
inserimento in una graduatoria 
ad esaurimento Questo provve 
dimenlo e perd un'arma a dop-
pio taglio. perch4 se da una par
te abolisce Vistituto dell'incarico. 
eliminando in tal modo una fonte 
di continuo perturbamento. dal-
I'altra ha il difetto di introdurre 
un pericoloso precedente: i non 
vincitori per demerito culturale 
possono diventare vincitori per 
volontd parlamentare. Ed infatti 

II greco non e un rudere da gettar via 
n 

Riceviamo e pubbuch;amo: 
c Cara Umld. 
* non mi pare che nei-

I'Unitd del 15 gennaio Gior-
g.o Bini abbia nsposto in 
mamera soddisfacente alia 
lettera del genitore torinese 
che chiedeva se e'e stato 
qualche cambsamento nei 
programmi del ginnasio. 
Non credo che fosse gtusto 
nel breve spa no riservato a 
una questione cosi grossa e 
importante (in altre parole 
alia questione del rapporto 
tra studio dismteressato. ba
se di cultura generale. e mi-
z:o di spec.ahzzazione pro
fessionale net penodo dai 
14 ai 16 anni e con il retro-
terra di una scuola media il 
cui b:lancio e tutt'altro che 
positivo) concentrare quasi 
tutta la nsposta sul greco. 
Vedo altn problemi ben p.u 
grossi, e non solo quello del 
latino, ma per fare qualche 
esempio tra i pio significati-
vi. la persistenza nelfitalia-
no di quella lettura, per lo 
piu nella traduzione del Ca-
ro. dell'Eneide, cosi scollata 
da quelk) che 6 (o dovrebbe 
essere> il nuovo asse della 
educaz:one hnguistico-Iettera-
ria nella scuola media, la 
bnisca ed immotivata inter-
nizione dello studio delle os-
servaziom "^rientinche ecc. 
ecc. 

« In tale conte-to » «tud;o 
del greco — che incommcia 
nel ginnasio — e il punto 
dove, fintantoche non si ri-
struttura. come e tempo di 
fare, completamente il bien-
nio posteriore alia scuola 
delTobbu'go e meno sensibile 

lesigenza di mutamenli. an
che perche. a mio parere. 
nel vecchio ginnas.o. d; 
fronte all'orgia sintattica 
normativa del latino, alia 
carenza orana e non solo 
orana delle discipline scien-
tifiche. alia burletta, mi si 
scusi il termine, cui e ridotta 
la geografia. il greco costitul-
va un'isola di seneta nel 
metodi di studio, proprio 
perchd non aduggiato. come 
accade per il latino, dal fal-
so e pesante scopo della tra
duzione in greco. Senza U 
miraggio dei premi consi
st enti che Bini promette a 
chi gli spega perche si fac
cia tradurre dall'italiano in 
greco. vorrei dirgli che tale 
traduzione ne!!e scuole ita-
liane si fa solo nei pnmii-
simi mesi deUa quarta gin-
nas:o. ove si giustifiea non 
certo con il fine di far coi-
toquiare domani in greco 
antico. ma pio modestamente 
con quello di faronre una 
certa assuefazione indispen
sabile alle prime norme 
grammatical, senza le quali 
non si arriva a leggere do
mani ne Omero ne Platone. 
fonetiche. perche spirit! e 
accenu (compreso quello 
grave su Un.ta) in tutte le 
lineue non sono cabala o 
capricco. ma fatti stonci 
so^tanmh alio *tud:o di 
quelle I.neue. 

«Certo e pa^ata tanta 
acqua *ofto t ponti dal lon-
tano 1917 quando Gramsci 
con arguzia tagliente e ar-
gomentl non diversi da quelli 
che avrebbe poi piu compiu-
tamente ripreso nei quader-
ni. centro gli italianissimi. 

difendeva la scuola ciass.ca 
(e lo Schultz) non tanto nel-
.e sue materie e nei suoi 
oran quanto t nella sua ade-
sione paziente e tenace alia 
storia * che c slarga i cer-
velli. e forma mentalita con
crete. e non mentalita a-
stratte. dogmatiche e chiac-
chierme >. E* passata rnolta 
acqua, certo: il latino e il 
greco non possono p;u costi-
tuire lasse della nostra 
scuola; perd resta vero e 
valido. e non solo per la 
scuola italiana. quel nchia-
mo alia c storia ». a| meto-
do stonco. a un fine cioe 
" non scioccamente con. 
creto ". 

t Personalmente credo (e 
piu volte anche istanze di 
partito hanno espresso una 
opnione di tal tipo) che 
greco e latino vadano man-
tenuti in una scuola secon 
dana superiore. non come 
viatico necessano per chi 
vuol giungere aU'universita. 
ma come discipline opzionali. 
offerte accanto ad altre di
scipline opzionali. a quegli 
stimoli di conoscenza. a quei 
nascenti lnteress'. che. sulla 
base di una cultura moder-
na. quale dovrebbe dare la 
scuola dell'obbligo. caratte-
nzzano I'adole'scenza. Chi 
scealie quella opzone ha p u 
che il dovere. il diritto di 
poterla coltivare <«namente. 
c:oe itoncamente. 

c Tale onentamento, che 
implica basi linguistiche 
(fonetica compresa) sene 
diventa tanto piu essenziale 
se Si vuole, come il cornpa-
gno Seroni che nei licei si 
facciano esercitazioni di 

filologia. di critica testuale. 
di Iinguistxa e via dicendo" 
(Riforma della Scuola 1%6 
novembre pag 15) Mi v:en 
%o?lia di dire: " tropr>a cra-
zia". Mi basterebbe. con 
strumenti anche pu rnodesti 
di quanto non proponga Se-
roni. che si raggungessero 
nello studio delle lingue 
classiche due obiettivi essen-
ziali: 

c 1) la conoscenza lingu:-
stica indispensabile per la 
lettura di alcum testi ba=e 
della nostra civilta. lettura 
ampia. non fatta come oggi 
in vista dell'e^ame. ma di-
<interes«atamente meglio. per 
d.rla con Gramsci: per un 
fine " di una coicretezza 
:dea!e": 

«2) il «enso della storia. 
e Obiettivi poi che credo 

siano comuni a qualsiasi 
studio seria mente inteso. 

« Bini spero mi scusera se 
da luj ho preso spunto per 
nsollevare un problema 
grosso (quello delle struttu
re e dei metodi dell'istruzio-
ne secondaria superiore) di 
fronte al quale il centro si
nistra si muove male e len-
tamente (vedi I'articolo di 
Codignola sullMranti! del 
3 gennaio) ma sul quale an
che no: da un paio di anni 
a questa parte siamo fermi 
e non nusciamo a formulare 
propose concrete e avanza. 
te. E tl problema. mi si con
senta. non e dei piu piccoli. 
nella fase attuale di svilup-
po della nostra societiL 

Fratemi salutl 
MARINO RAICICH> 

passano alia organizzazione di 
comitati di agitazwne i «5u//i-
cienlisti y. coloro ewe che avan-
do ottenuto la sufficienza in en-
trambe le prove scritte non han
no raggtunto i Jittriici 7/JO; ed 
anche coloro che hanno supe
rato una sola delle due prove. 
anche con i 6/10. chiedono di 
partecipare ad un concorso spe 
dale. 

In questa situazione di an;." 
rente disordine co*cirnti'v<-
voluto e freddnmente perseoi. i 
un'amminislrazione ferri'tinu • 
legata al carro dei ministn ••< 
e delle organizzazioni fianchvi 
gmtrici. dai Centri didattici al 
I'AIWC e all'UCIlM selezmna 
i diripenti della scunla prima-
ria SMIIT ha.se del criteria che 
e preferibile un direttore laico 
incolto piuttosto che un cattolico 
colto. in quanto la cultura op-
pone mapqiarmenie rewtenza ai 
tentativi di inilnltrmainento uli'o-
lonico e di nMcrvimcnto clwn-
telare ad intere^^i ertra scnla^ti-
ci e confcssionali L'na testnno-
n'tanza non sotpelta cc la forni-
see il liberate Valiluttt. depu-
tato e uomo di scuola. il quale. 
commentando la relazione della 
commissione di un concorso spe-
dale, rironos-cc la trasforma-
zione della scuola elementare in 
«istrumentum regni. ossia stru
mento di polere... (per) .. difen
dere piu validamente il sistema 
democratico contro il perico'o 
maggiore. identificato nell'espan-
sionismo delle forze di ispira-
zione comunista ». e nella oraa-
nizzazione dei concorsi dirctliri 
indica un'esemplihcazione macro-
scopica della politico scolastica 
dei ministri clericali 

Una proposta 
da respingere 

Tra i rimedi e stata proposta 
I'adozione di un sistema di ro-
tazione nella scelta dei presi
dent! di commissione che alterni 
un t laico » ad un < cattolico >. 
Proposta senz'altro da respm-
gersi perche viztata da una men
talita del tipo « stanza dei bot
tom » che alia lolta per la tra-
sformazione democratica e fun-
zionale del sistema di recluta-
mento dei dirigenti. capace di 
assicurare alia scuola direttori 
colti e preparati. preferisce la 
spartizione del potere al livello 
del sottogoverno — c questa vol
ta io sistemo i miei e la pros-
sima volta tu sistemi t tuoi» — 
o nella migliore delle ipolesi si 
abbandona ad una attesa fidei-
stica nelle singole persone. 

N6 tantomeno il problema si 
risolve con ritocchi al meccani-
smo del concorso. 11 punto di 
partenza e Vabolizione dell'lsti
tuto magistrale e la scomparsa 
di guella deteriore «cultura ^ 
magistrale che oggi domina in 
gran parte della tcuola italiana. 
Formato il maestro attraverso 
il canale liceo universita. bito-
gnera xnsemlo. senza costrm-
gerlo ad anni di frustrante at-
tesa. m una scuola ricca di sod-
disfaztom cultural} e professio-
nali nella quale I'insegnamento 
e Vazione educattca in senso 
lato siano garantiti da uno stato 
giuruiico che assicvri autono-
mia c corresponsabilitd diretta 
nella gestione della scuola. L'rti-
genza di partecipazione respon-
sabile alia vita sociale della scuo
la pud venire soddisfatta solo 
mediante I'islituzione del Consi
glio di Direzione. 

Solamente m questo conle'to 
il direttore didattico primus inter 
pares in seno all'istituto coL'e-
qmle. potra svolgere la sua ef-
feltiva funzione di strumento di 
dtffunone culturale e di agaior-
namento professionale continuo 
del personale insegnante attra
verso la trasmissione. la elabo-
razione e la sperimcnlazione del 
sapere pedagogico. melodologico 
e didattico. La figura tradizio-
nale del direttore didattico, cin-
ghia di trasmissione dell'auto-
rita gerarchica verso i maestri. 
cede il posto alia scuola vista 
nella c totalita > di organizzazio
ne collettiva di insegnanti. tec
nici (medici, psicologi, assisten-
ti sociali, ecc.) e ciltadmu Jl 
problema del concorso direltivo 
e del reclutamento dei dirigenti 
diventa secondano o addirittura 
inesislenle. in quanto sard la 
stessa comunila scolastica a de-
cidere le forme e i modi del-
Yautogestione. come prevede ap 
punto il progetto di legge Pic 
ciotto suUa istituzione di orga 
nismi democratici della scuola 

Fernando Rotondo 
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