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r. 
I Un'altra incredibile circolare di Gui 
I 

~i 

di 
Dell'obbligo 
cui trattasi... 

« In piu occasioni, specie spc 
e s 

I 

attraverso la stampa. 6 sta-
to scgnalato d i e ragazzi 
soggetti per I'cta all'obbligo 
scolastico non frequentano 
la scuola e si dedicano ad 
attivita lavorative. 

t Si prega pertanto le si 
gnorie vostre di svolgere in 
collaborazinne eon le com 
petenti autorita locali ogni 
azione idonco a realizzare le 
condizioni per l'adempimen-
to da parte degli interessali 
dell'obbligo di cui trattasi. 

c Particolare cura le si-
gnorie vostre vorranno de-
dicare alia scnsibilizzazione 
delle famiglie dei predetti 
giovani sulle necessita e 
sulle finalita dell' istru-
zione » 

Questo non d il testo di 
una sketch che voglta pren-
dere in giro il linguaggio 
burocratico (in piu occasio
ni e stato segnalato... si pre
ga pertanto le signorie vo
stre... particolare cura vor
ranno dedicare...), ma 4 il 
testo di una effcttiva circo 
tare, la 127 del lb marzo. a 
(irma del mmistro Gui. 

Uunque il mmistro della 
P.I ha appreso. specie da I 
la stampa. che vt vino ra
gazzi in eta dell'obbligo che 
lavorann: forse e rima^to 
colpito dal servizio. per al 
trn assat bello. che a questo 
problema e 'Halo dedicato 
tempo la dalla rubnea tele-
visiva Giovani. ed 4 corso 
at rqiari. nuluralmente. con 
una circolare. e con un tono 
tale come se si trattasse di 
una spiacevole anrpresa o 
di un inconveniente fra i 
tanti. 

Cosl questi ragazzi che di-
sertano la scuola per « de-
dicarsi alle attivitn lavora
tive » sembrano dei capnc-
ciosi che. chi sa perchc". 
hanno I'hobbv dt lare i gar-
zoni di bottega. portando il 

pane a domtcilio o pulendo 
i pavtmenti dei barbien. dt 
menticanda il low pnmo do 
vcre. che e quello di 
fafruirsi 

B anche i loro gemton 
vanno tstruitt « sulla neces 
si/ri e sulle finalita dell tstru 
zione »: e tutta colpa della 
ignoranza; basta sensibiliz 
tarli mediante Vopera delle 
« signorie vostre >. che poi 
sarebbero i I'rovvedttori. e 
i ragazzi dediti... alle atlx-
vita lavorative torneranno 
sulla retta via: e qmndi si 
reahzzera « I'adempimento 
da parte degli mteressati 
dcH'nhhligo di cui trattasi » 

Che si tralti prima di tut-
to dt un dtritto che anenra 
tanli ragazzi non possono 
esercilare e qumdi ancora 
dt uno scandalo »n quesla 
Italia degli unnt 60. non pas 
sa neppure per la mente al 
Vestensore della circolare. 

Dato die non possiamo 
pensare che sia stato I on 
Gut a scriverla di propno 
pugno. vorremmo consigltar-
git dt rileggere bene i tesli 
delle circolart che va Ar
mando a yetto conttnuo A 
proposito di circolari, tnlat 
ti. nnn gltene va bene una. 
dt questi tempt, al mmistro 
Gui: prima quella famosa 
sulla di.sci;j/ina degli studen 
ti che e stata aspramenle 
crittcata come maldestra 
perfino da exponent i della 
D.C. della scuola, oro questa 
•dell'obbligo di cm trattasi*. 
per non parlare dell'ultima, 
fresco fresca, sull'insegna 
mento dell'italiano nella 
nuova scuola media, in cut si 
esalta il valore prtortlario 
della grammatwa. quale ba 
se di tutto itnsegnamento 
Non per nulla nelle scuole 
medievali la grammatica 
era la prima delle sette arli 
del trivio e del quadnvio. 

la scuola 

L'atila 
Prato 

di una scuola materna comunale a 

LA SCUOLA MATERNA STATALE DOPO IL VOTO DEL SENATO 

IL DURO PREZZO 
DELLMMPRIMATUR DC 

LE RIVISTE 

V > 1 ^ * •-. 

della scuola 
^ 

Come il centro - sinistra ha regalato oltre sessanta miliardi ai privati — Una conce-
zione pedagogica arretrata — II problema degli insegnanti — Gravi discriminazioni 

I 

Siamo a questo: lo Stato ita-
liano. per esercitare un dirit-
to dovere sancito dalla propria 
Costituzione (art. 3H). e co-
stretto a comperare il consenso 
dei privati: e il costo di quel 
consenso e tale da comporta 
re non solo I'esborso di somme 
ingentissime. di gran lunga su 
periori a quelle che lo Stato 
deslina alle proprie istituzinm. 
ma anche la viola/.ione paten 
te di almeno due articoh (.'< P 
•Vi) della Costituzione stessa 
In piu. lo Stato deve impegnar-
si a non disturbare in alcun 
modo il monnpolto dei privati. 
e fornire all'uopo una serie di 
umilianti garanzie 

Cosi. per volonta della DC e 
con I'assenso dei socialisti. e 
nata al Senato la scuola stata 
le per I'infanzia Piu che una 
nascita. un aborto 

La legge istitutiva. che reca 
il titolo di Ordinamento della 
scuola materna statale. e in 
realm anche un provvedimen 
to teso a finanziare massiccia 
mente la scuola nnn statale 
Per il quinquennio 1966 '70. si 
ha infatti. contro un importo 

Un'interessante «tavola rotonda» promossa dalla GIAC e dalla GF 

ASSOCIAZIONISWO STUDEHTESCO: 

VIVACE DIBATTITO FRA 
I GIOVANI CATTOLICI 

Serrate critiche alle attuali strutture deiristruzione — Pro e 

contro il « pluralismo » — Corghi (dc): « II ministero non deve 

interferire nella vita degli istituti» 

Sulla parlectvazwne degli slu-
denti alia vita della scuola e su-
gii oryarnsmi ravpresenlaltvi di 
islttuto l giovani cattolici (GIAC 
e GF) hanno organizzato una 
tavola rotonda durante un con-
vegno nazionale tenutosi a Ho-
ma la scorsa seltimana. 

La formula della tavola roton
da — e poi seguito un dibaiti-
to — non era siata scelta a 
Cdso: tutti i partecipanti hanno 
sottolmeato che non si vo.eva-
no trarre precise conciusioni su 
un problema detinito « lmpegna-
tivo e scoHanu^. c era. invece. 
la necessita di un conrronto di 
idee il p u anipio po>iibile. sen
za .scht'inat.smi e senza vo.on-
ta di unpcgni definitivi. L'as.so-
ciazionisnio studentesco — que
sta un'altra delle posizioni sulla 
quale tutti hanno concordato — 
dopo un fervore di miziative e 
di sommovimenti anche ciamo-
rosi. affidati a gruppi d'avan-
guardia. alimentau da una ge-
nenca anche se giustissima esi-
genza di «cambiare !e cose» 
nel'o stagno della scuola Italia
ns. di « contare qja.co>a » neila 
v ta e nt-Ua organ.zzazione sco 
lastiche. >ia cntrando oggi m 
una nuo\a fase. che potrebtic 
genencamonte es^ere etichetta-
ta come una « cri>i di cresce.n-
za > se non presenta^se aspetti 

-cosi ouer^i da esigere una ana-
hsi piu attcnta. 

Unico punto fermo scmnra re-
i tare la petra di paragone con
tro la quale « si prova » il mon-
do studentesco: ed e d giudizio 
sulle strutture della scuo.a lta-
liana. Intenenuto nel dibattito. 
Io studente Pao.o Cosci. di Pi
sa, nel nfenre i risultati di 
una inchiesta condotta dal pe-
nodico studentesco il Koppalre 
concludeva: «La nostra scuola 
i scarsamente. se non per men. 
te. formalira... E' reslala es<en 
zialmer.te come la lolle la legge 
fascista. . Aiche tenendo ennto 
dei nuori conlenati alio studen 
te di ogox sarebbe nserraio so'.o 
il compito dt istruirsi per essere 
un tecmco capace dt produrre 
e guadaanare. Cosl oggi la no
stra scuola rispecchta certe e%\-
genze e certt onentamenti delta 
societd del benessere e det can-
sumi. ma non i Jatta per edu-
care i aiorani. per insepnare 
loro ad essere prima di tutto se 
stessi >. 

Un «pas$o 
teorico » 

Da questo alia proposla de!l3 
creazione degli organismi (o co 
mitati) rappresentativi studen 
teschi il passo teorico e bre 
ve: la partccipauone degli stu-
denti e dei professon alia ge-
stione della scuola garantisce 
una spinta dal basso capace. se 
potenziata e organizzata. di tra-
•formare in modo democratico 
l i attuali strutture. NeU'esempU-

licare alcuni del compiti aegli 
organismi rappresentativi. Pao
lo Cosci precisava: t discussione 
sui programmi e sui metodt di-
dattict. sulle questioni discipli-
nan interne all'tstituto. promuo-
vere semtnari. proporre quelle 
rtforme necessarie perchi la no
stra scuola porti finalmente git 
studentt ad avere cosctenza det 
problemi deIJa vita e della so-
c.ela >. 

Abb'amo parlato di « pasv) teo 
rico» perche di fatto comitati 
o organismi studenteschi o la 
stessa vita dei giornaletti di ISM 
tuto sono apparsi a molti de^Ii 
studenti intervenuti un program-
ma ausp.cabile piu che una real-
la gia conquistata. 

Prima ancora di essere attua-
ta. per di piu. questa realta in 
contra nell'ambionie studentesco 
grossi motivi di critica o. ad-
dinttura. di ritiuto. Di questa 
po5iz:one si e fauo interprete. 
al convegno degh student! della 
GLAC-GF. Luca Perrone. respon-
sabile della diocesi di Miiano. 
Senza distinguere molto fra as 
sociazioni e organismi rappre
sentativi. comunque r.ferendosi 
ai fenomeni di associazionismo 
scolastico. Luca Perrone ha sô  
»tenuto con molta decisione che 
i lentatm finora realizzati n<»n 
r.spondono che in mi sura mo.'o 
ndotta alle es.genze dei giovani. 

I.i \o.onta di acquisire un po-
tere reale nella vita degli istitu
ti porta gli organismi rappre-
sentatAi ad assumere una veste 
di ufTicialita. che automatica-
mente ne mette in discussione i 
ca ratten di autonomia e di u-
berta. esponendob contempora-
neamente ai pencoli o dell'auto-
ntansmo scolastico o del pater-
na'ismo: «St accresce cosi — 
argomentava Luca Perrone — la 
pos*\hHi\a di strumentattzzazio-
ne dt questi comitati da parte di 
}orze (politiche o no) che non 
hanno nulla a che fare con t 
realt interest det gioram men 
Ire git organismi rappre<enlatiri 
stes<n st arroo'ierebbero il di 
ntto (appoggiati 'ialle autort'.a 
scolasttche) di detenere il mono-
polio della rifo associata neda 
scu.Ha. A Miiano — continuava il 
giovane cattobco — dore oh or-
ganismi sludenleschi hanno am 
to uno snluppo maggiore che m 
altre province e regioni d~Italia. 
ben 48 sono i giomali periodici 
studenteschi che non hanno po-
tuto esiere cendutt nelle .«cno'e 
perche non arerano carattere di 
ufftciahta ». 

Non e questa. si domandav3 
Perrone con un'enfasi tutta gio 
vanile !a morte dei'a Iiberta di 
espres«ione dello Mudente? E n 
badiva che la creazione d. una 
Vruttura autenticamente rappre 
sentativa presuppone invece !a 
vita e la coesistenza di gruppi 
assolutamente liben, che libe-
ramente sviluppino le loro idee 
in un dibattito molteplice che 
abbia modo di svolgersi in una 
scuola neutrale. 

La obiezione piu seria contrap-

posta alia tesi del giovane mila-
nese e stata quella della neces
sita di trovare comunque un co-
mune orientamento sui problem! 
di contenuto e sui problemi che 
nguardano l'avvenire della no
stra scuola. problemi cne han
no bisogno di una elaborazione 
pohtica e che hanno un nes^o 
diretto con la realta da trasfor-
mare. Esempio tipico, la nfor-
ma della scuola. * // pluralismo 
associativa <~ in proposito uno 
studente di Trieste ha citato I'm 
tervento di Luigi Kiggiu npor 
tato sulla mista catto. ca Vita e 
I'ensiero — favortrebbe ... idenlt-
ficaztoni dt tipo tnleuraltstico che 
radicano oggi net giovani... il 
rtftuto di ogni sereno dialogo. 
L'organtsmo studentesco untta-
no mi sembra tnvece una strut-
lura che consente un ampto dia
logo e favorisce un impegno co-
mune basato sui reciproco rtspet-
to... al dt Id delle astratte test. 
per edtdcare una societd piu giu-
sla e libera. Selle singole asso-
ciaziont invece si attuera la for-
mazione in senso piu spiccata-
mente religiose e politico: orga-
ni*mo rappresentatiro umtarto e 
assoctaztont non mi sembraio 
in rapporto di esctudenza ami 
dt tnterazione >. 

Le circolari 
inopportune 

II professor Corghi, intervenu-
to a conclusione della tavola ro
tonda, ha allargato i termini del 
problema: la difficolta della pre-
senza democrat.ca dei giovani 
nella scuo.a — egli ha deito — 
e la conseguenza di una tra-
sformazione totale della vita so 
ciale e cjiturale. trasformaz.one 
che necessita di un discorso di 
chiarificazione a n>on!e di que 
>to partiiolare aspetto de.la vi 
la do: pae-e. C'e oggi :1 p-oble 
ma di svogere un d:a'ogo fra <., 
uomini in forme diverse da qu^, 
!e create dalla generazione che 
usci dalla guerra di hberazione. 
E" un d ak>?o che comporta la 
ncerca e la creazione di for
me molto p.u essenziali di de-
mocrazia. 

Tanto piu inopportune — ha 
concluso polemicamente Corghi 
nvolgendosi espressamente ad 
un rappre^entante del Ministe
ro della P.I. che assisteva in 
« veste personale » al d battito — 
appaiono in questa situazione co
si complessa di ncerca e d: dia
logo gli interventi di potert am 
ministrativi che. ewbitando dal 
loro amb'to. protenierebbero di 
de'.tare leige. attraverso circo 
Ian minivenah. in una materia 
che e ogije-tto di discussione idea 
le. che imeste i contenuti didat 
t ia ed educativi della scuola. 
che va ben oltre i compti am-
mimstrativi e tecnici che sono 
riservati al ministero. 

Elisabeffta Bonucci 

di 2H 150 milioni assegnati alia 
scuola dello Stato. un importo 
di ben 34 870 milioni per la 
scuola non statale. Di questi. 
solo 11.000 milioni vanno alle 
scuole gestite dai Comuni: gli 
altri 23 870 - piu del doppio 
— sono per gli asili delle suo 
re I quali godevano gia, in 
forza del disposto dell art 31 
della legge 24 luglio 1062. n 
1073. di contributi per 12 500 
milioni Si giunge cosi alia ci 
fra di 36 370 milioni; ma a 
questi bisogna aggiungere i 
contributi per l'edilizia. valuta-
bili intorno ai 24 000 milioni 
Per cui gli asili confessionali 
si vedonn regalare una somma 
che supera i 60 miliardi! 

E non basta ancora L'art. 
1 della legge 17 luglio 1890 n. 
6972 sulle istituziom pubbh-
che di assistenza concede a 
opere pie ed enti morali aventi 
fini educativi i contributi del 
ministero dell'lnterno Gli asili 
cnnfi'.ssinnali sono erctti in en 
ti morali quindi hanno dintto 
a tali contributi. (Le scuole di 
pendenti dagli Knti locali. in 
vece. no. perche sono prive di 
personalita giuridica) Un ul 
terinre afflusso di denaro alle 
scuole dei privati e infine as 
sicurato dalle rette imposte 
alle famiglie. dalle elargizioni 
otteniite dalle banche. dai be 
nefattori. dagli Enti localj stes
si. Si tratta. anche qui. di de-
cine di miliardi 

La sperequazione delle dispo-
nibilita finanziarie. pertanto. e 
tale che. mentre la scuola pri-
vata e in grado di accogliere 
1.300 000 bambini, quella dello 
Stato potra ospitarne tra i 50 
mila e i 100 mila. 

I privati possono quindi. sui 
piano delle disponibilita finan
ziarie. sentirsi del tutto tran-
quilli: mai le scuole dello Stato 
saranno in grado di contrasta-
re il loro primato, sui piano 
quantitativo. Tuttavia. poiche 
potrebbe sussistere il pericolo 
di una affermazione dello Sta
to sui piano della qualita. i pri
vati hanno preteso di essere 
garantiti anche per questo 
verso. 

II livello educativo della 
scuola di Stato. pertanto. non 
dovra in alcun modo essere 
superiore a quello degli asili 
privati. La scuola statale do
vra essere materna: indican-
dosi con questo termine tutta 
una concezione pedagogica. in 
cui per educazione si intende 
tutt'al piu qualche norma ele-
mentare di comportamento. 
condita di preghierine da re-
citarsi in comune. di poesiole 
da mandarsi a memoria. e di 
indottrinamento catechistico. 
La qualificazione professiona-
le del personale insegnante. 
pur denunciata come insuffi-
ciente dalla Commissione d'in-
dagine. dal CNEL. dal Consi-
glio superiore e dallo stesso 
ministero della P.I.. restera 
quella di sempre. Non ci sara 
alcuna riforma dell'istruzione 
media superiore in tal senso-
nessuno disturbera il monopo-
Iio delle scuole magistrali con
fessionali II personale maschi-
le dovra essere escluso dalla 
scuola statale L'art. 3 della 
Costituzione. sull'uguaglianza 
dei scssi. e ignorato- i maschi 
non devonn entrare in questa 
scuola. non solo come inse
gnanti. ma neppure come di-
rettori o come ispettori: nep
pure — e qui si cade veramen-
te nel ridicolo — come custodi 
notturni. Le insegnanti della 
scuola statale. al fine di pre-
venire epidemie. dovranno sot-
toporsi a controlli medici: 
quelle della scuola privata ne 
saranno. invece. di*pensate 
(stando ai dati del 1963 '̂64. si 
tratta di 35.419 unita. di cui 
ben 23 1R0 religiose...). 

E da ultimo- la scuola stata
le avra il permc^so di impian 
tarsi solo la dove i privati 
giudichino inopportuno o non 
conveniente mantenere le pro
prie. Questo. in sostanza. il di
sposto dell'art. 3 della legge. I 
prefetti continueranno. come 
per il passato. a respingere le 
deliberazioni dei consigli comu-
nali. istitutive di nuove scuo
le. con la motiv azione abitua-
le: esistono gia in loco — o so 
no in progetto — scuole priva
te. I proweditori dal canto 
loro cureranno che alle stesse 
limitazinni siarto subordinate le 
ini7iative dello Stato 

Questo. in sintesi. il prezzo 
che i democristiani hanno pre
teso dai loro alleati per con 
cedere il loro imprimatur alia 
legge istitutiva di questa nuo
va scuola statale. I senatori 
socialist! hanno accettato tut
to: anche le lodi, abbastanza 

ironiclie. di Gui. al loro « esem-
plare comportamento >. e I'm 
vito paternalistico ai deputati 
del PSU di seguirne I'esempio 
quando verra il loro turno alia 
Camera. 

I senatori comunisti per pai-
te loro hanno fatto del loro 
meglio per assicurare alia nuo 
va scuola una visinne peda 

gngica piu moderna e piu con-
sona ai problemi creali dalla 
nuova civilta industriale; per 
tenere distinta la questione 
dell ordinamento della scuola 
statale da quella. da regolarsi 
in sede di legge sulla paritn, 
dei finan/iamenti ai privati: 
per dirottare quei finanzia 
menti alle scunlp puhbliche de 

gli Enti locali: per bloccare la 
discrimina/ione degli uomini. 
e jM?r assicurare in genere a 
tutto il personale una piu ade 
guata prepara7ione professio 
nale 1 loro sforzi si sono scon 
trati con la ottusa sordita pre 
concetta di una maggioranza 
che aveva deciso dj tener fer 
mi comunque. anche a costo di 

amma/zare il buon senso. gli 
accordi delle segreterie. 

Ma i bisogni del paese sonu 
piu forti dei compromessi di 
\ert ice. La lotta per una vera 
riforma demncratica. anche 
nel campo della scunla per I'm 
fanzia. non e finila 

Giorgio Piovano 

Una delle tante • Scuole di tratlenimento • dove i bambini napoletani, affidati alle cure di • donne di casa >, devono trascorrere, 
per mancanza di scuole per I'infanzia, diverse ore della giornata mentre i genitori lavorano 

II «mercato» 

dei libri 

di testo 
• In una scuola come la nostra 

che — nonostante il tanto par
lare d. nnnovamento tneto.iolo-
I^ILO. 'U nceiche. cli sussid: au-
dovi^ivi. di introiazione di di
scipline non classilk-atorie ma 
operative p m-«o'iima di un nuo-
vo rapporto con l'evol'i/mne d«l 
!o scifii/e o d.'lli' team-he e di 
ino strotto Irjia-iu- o n 'a -one 
'a - <• anroia (<>,i s.JiceataMio1! 
te \eibn e v lihit>.;a a-i/i atldi 
iit'iu.i man 11 lit va i' ! hto (Ji 
to>to il ;n inua e a;».) rito co 

I 'lit' ("uhirni on o i citlenii'c'im 
!>ronto a tirti i!li u-i e •=<»-*it i 
tivo di n '̂iii allio sttumento -
e anioia il K> <\ >'; iM-i>2irimon 
to*: v-o>i Mil io \ Mmicotda. 
a[).cn.lo il minoia MICCIIIC di 
liifonnn di-'ln Scunla (n i mai 
/o. I%7) sulla s icta dei li'iri 
cli ti-s'.o nella scuo'.i deirob'): 30• 
e (|in in iividn.'ita la via pin 
fruttuosa per t o n l a n e un'.ina 
JIM che pi"tenlo dai libri t nn 
a'lottati o )a ado'taic ne'l.i *n:o 
a. aium!p-.»e anche ad una vi 
1 fic.i piu t: oha.e s il'a fun/in 
ne del llh'o ne!1,! no-t' l s. mi i 

\' ene cm p li (<> 1 io-; 1 ( \,l 0. 
to Mbi'it.. Meli.n.i In-o era, Ca*-
la Konchi Giovanni M1441 l-'m 
^to E I.e^chmttn) una rn^'Ci'na 
dei libri di testo ou'41 preieni' 
nel mrrcato in pu p inti sti 
molante c> (oinnnqae utile por In 
inforrnaz one amp a che ofTrc. 
corredata di numero-.e sctiede 
Tin te-.ti p.u difTusi • 

In una no'a giurid ca di P1 
squale D" \bbiero. virne crticata 
la recente senten/a de la Cone 
Co-stitii/iona'e sui -t-n-o da dare 

i 1 (inella 1 si-ntuita 1 de".i st-uo 
[la dell'ohbligo «anc ta nell'art. 

co'o .14 della ('<)•>; tuzione 
La parte della riv ^ta riL'u 1-

dante la po'.tica scola-»tic.i fT 
il punto della situa/ione in fa'to 
di riforma imiversitina" Gian 
franco Kerretti -e„Me il com 
ixirtamento so\erinMvo e -n r 
catamente di Gui. per (>)• si poi 
la domanda =c \i sia c qua e 
s a. I'alternativa. M t -o Ho > 
thi <\(y.- ime.nt.i •> il mo. nu r«i 
univeriitano e -.alle ten'len/' 
emerse in c->--o d 11 iiitc le 1 , - ,n 
lotte. 

Corupletano la r,\i^ta 1 due -.up 
plciienti Didattica at Hifurm 1 
c l.a Projestione (111 t\n -010 
P'lhblicate, tra I'Hltro alcune 
lettere di insegnanti sulla Si 
tua7ione sindacale e sui tipo di 
1 democra/ia » esistente O^JL 
nella scuola italiana) 

1. d. c. 

Un efficace «libra bianco» degli studenti 

II Magistero di Genova ridotto 
a «scuola per corrispondenza»? 

Spazio e docenti assolutamente insufficient!, endemici aumenti di tasse talora illegali, difficolta economiche degli uni-

versitari, finiscono per spegnere ogni possibility di vera partecipazione - Come non viene assicurato il diritto alio studio 

16 gcnnaio lt)67: piu di 400 stu
denti st accalcann net comdoi e 
sulle scale del Magistero di Ge
nova per rtspondere all'appello 
dell'esame dt latino. Quando ap-
prendono che. per ragiont di tem
po. saran.no esammatt al ritmo 
verttginoso dt un centinaio al 
gtorno. il malcontento dilaga e. 
sommandosi ad un diffuso stato 
dt dtsagio provocate dalla ma-
ntera in cut awtene Vinlerroga 
zione. esplode in decisa protesta. 
GU studenti rifintano di sosfene-
re Vesame in quelle condizioni e 
si numscono in assemblea nel 
corso della quale viene eletta 
una commissione che riesce 
ca ottencre dal direttore dell'lsti-
lulo il pieno aceogltmento delle 
nchieste. 

L'eptsodio e imporlante. tnnan-
zuutio perche mette in crisi una 
tradizione di «moderazione e 
buon senso > degh studentt. in 
secondo luogo perche" testunoma 
un evtdentissimo processo di ma-
turazione della coscienza politico 
acgli studenti stessi. Propno in 
questi giornt, infatti. Democra 
71a L'niversitana. Vassociazione 
sludentesca umtana dt sinistra. 
s:a per pubbl care un hbro bian
co di documentazione della « con 
rtinone studentesco » all'inierno 
dell'lstituto umreriitario di Ma 
u>*tero di Genova 

Scorrendone le bozze si ha un 
qitadro detolante ma aliamente 
rappresentativo delle condizioni 
in cut stvdia o megho tenta di 
studtare una particolare catego-
ria di universitan. mdubbiamen-
te fra 1 meno pnxnlegiati qvan-
to a condizioni economiche e so-
cialt dt provenienza. come e sta
to abbondantemente dimostrato 
in svanate inchieste. Per ottene 
re Vtscrizione e neeessano su-
pcrare il concorso di ammtss.one 
L\fiiwito da Gentile che mlenrieva 
con esso limitare Vingresso dei 
maestri all'umversitd subardman 
dolo almeno al lotto che sapes 
*ero scrivere un tema m correl 
to itcliano Per quanto pn^a op 
panre strano lo sbarramento la 
ancora le sue vitlime: quest an
no il 4.7't det candidati non na 
superato la prova. 

11 voto conseauito net tema. se 
supenore ai 7/10. serve, truAlre. 
a far ottenere Vesenzione dal pa-
gamento delle tasse. Un dato in-

i teressantissimo, a questo rigvar-

ito. e rappresentato dal fatto che 
:.u COS ammessi ben 623 (89.2"0 
hanno oltenuto una votazwne 
oscillante fra 30/50 e 33/50. e 
49 una votazwne dt 34/50. mentre 
•>oto 26 (3,7'~i) una votazwne pa-
n o superiore a 35/50. Ancor pu> 
interessante e" il fatto che tale 
percentuale si mantenga presso-
che costante tutti git annt. qua 
ti 1 femi venissero esammatt e 
valutati nella stretta ovservanza 
dt schemt numertct prestabilitt 
che fanno dubitare senamente 
dell'ontettiviia e delta serenta 
dt aiudizio che. sole, possono gu 
ranttre un effett-vo ritntto a lo 
studio Questa percentuale che 
r.nn locca nemmeno il 4'r £ de-
-tina'a a scendere a valon a>-
soluti ancor piu imson in quanto 
I esenzione dal pagamento delle 
tasse e sutordmata anche al con-
seguimento dell'abilttazione ma
gistrate con una media dt almeno 
7,10 e nella sola sessione estiva. 

Per concludere d discorso sui 
dintto alio studio, basterd near-
dare che nell'anr.o accademico 
1065-C6 tovo stati pa oat 1 Ids as-
*epni di studio da L 3W00O e 
61 da L. 2fW«K). per un tolale di 
lH) pari al 6 5'~r dealt tscritti al 
Magistero Si aoaii-ngano 91 co 
r.en tolalt da ta**e e sopralas<e. 
\n semiewen 34 <u**id>. 12 huo 
m I bro. una dec na di bone di 
ifi/dii e m p-u qualche imsono 
<ii<t«id o e'.arpito dall Oraanisrr.» 
studentesco. e si ha 1! quaarn 
cnmpleto rfi come una popolazio-
ne universitana di 2616 studenti. 
provenienti nella stragrande mag-
oioranza da ceti a basso e me-
a>o reddito. veda assicurato u 
propria dintto alio studio. 

Qvesto dintto presenla anche 
un'altra faccia. oltre quella pu-
ramenle economica, che nguar-
da lo spazio e 1 docenti Come si 
<a la Commissione di indagine 
preredero una dspombihtd mi 
r.-ma di spazw dt n s 45 per slu 
aenie; >l mtni'.tro della PI ha rt 
aoito il minimum a m5 36: nel 
Y.ioittero dt Genova uno *turien 
te ha a propria di*po<izione ms 

4.C5 (onm confronto con l'Vmver-
Mfd Cattol'ca di Miiano — m* 156 
per studente — avrebbe sapore 
di beffa). Per Vmsegnamento del 
latino e dispombile un'aula dt 
66 posti per 1378 iscritti al cor
so. per quello di stona 94 posti 
per 892 iscnttt. Fortunatamente 

— si la per dire — non pii del 
30"c degli studenti frequenla. e 
saltuariamente per giunta. 

II numero dei projessort e a*-
*olutamente msuffictente. e cio 
emerge tanto piu chiaramente da 
un confronto con la Facoltd di 
Lettere dell'unirersifd statale di 
Genova che pur avendo una po-
polazione scolastico mfenore al
ia metd tuttavia ha a propria 
disposizwne 38 professon dt ru& 
in. 22 incaricati e lfiO assistenti 
(15 ordtnari. 2 mcancali. 8 sfra-
ordman e 75 tolontari) contro 
•? pro/e«sori di ruolo del Magi-
sjero. 22 mcar.cati e 42 a-sislen 
n f7 impeannlt con atliritd con 
t-nuatira e Yi rolontart — 1 4 
;>o«f» dt ruolo prcrisfi dallo sta-
tuto sono vuoti perche manca la 
enpertura finanz'ana) Cattedre 
deliimportama di Stona. Latino. 
l^tteratura tnglese. Letleratura 
Irancese. Letleratura ledesca so
no pnve di tttotare. cosa abba
stanza parado*<<cle per una fa
coltd che nlasna lavree in (in 
que In una leltera a un qvoti-
d ano cittadmo il direttore del 
I'ht tuto affrrma che gli as*i 
*:enti ed 1 tctton non di ruolo 
»07jo fi3. met probahilmente com. 
t'Tcnde nel calcolo anche queo'.i 
-7»ri*rrnfi che 1 proies*an t tra-
sixrrtano 1 dalla Faco'.td di la
tere p**r ah f<"3W Tranne quel 
I- « impeonati » oh o$si*ienti noi 
pcrcepisco'io st pend-.o ma so'.o 
.m<OTi oettoii di presenza m 
occasione di e*arii ed esercita 
ziont. 

In quelle condizioni. cittamo 
testualmente dal hbro bianco. 
11 contattt tra professon e slu 
denti sono evitati o perlomeno 
non mcoTaagialt Cio che si desi-
dera & che lo studente prenda 
appunli durante le leziom. li di 
acrisca. Ii as<imili. per ripeterli 
con la maggior grazia posstbile 
IJO studente dere essere un ripe 
litore pa<< ro » L'e<ame cnei 
la un 9>oco (fazzardo. ogni atti-
1 ila di ncerca e praVcamenle 
impossibile Son la meraviglia. 
allora. che prospenno tntzialiiv 
meramente commerciali. come it 
(entro di Informazioni universi-
tane. che dielro pagamenlo di 
H0OO lire, assicurano il disbngo 
di ogni prattca (libretti, firme, 
certtficati. paaamento tasse. do-
mande desame, invio dt testt e 
dispense, piani dt studio, tec.) 

cosicche In studente non abbia 
bisoann di frequenlare il Magi 
*tero se non per soslenere wh 
esami di quella che in pratica si 
nduce ad una pura e semphec 
universita per cornspondenza. 

Per chi. concependo il Magi
stero come una vera facoltd uni-
tersitana. voglia frequenlare. le 
spesc. oltre a quelle per le tasse 
e 1 libri. sono noteiolt ls> stu 
dente che vice m Genova tier 
sole spese dt traspwlo spende 
annualmente da un minima di 
87 00*) lire ad un massimo di 
151 000 /ire. a meno che non ahi 
ti nelle t icmanze della sede del 
I'htituto 1 residenti fur,n di Ge
nova (solo il 3-1 > deali i^criin 
al Magistero ri-icdor,o nella pro
vincial possono sceqhere tra vi 
1 ere in pens-one (330 000 lire al 
I anr.o) o aecone.arst a fare 1 
* pendolan > giornalten (135 000 
lire). 

Da qualche anno st assiste. 
mo'.tre. ad endem'ci aumenti d> 
tasse e contributi. talnra illega 
li. come quello deliberato ed im-
po*to per il 19*>5 66 ad anno lnot 
iralo. in aperto contro-Io con 
l'art. 11 della lepoe I5W. del I!s 
dxemhre 1951. che v.cta qualsia 
«-| maauiorazinr.e <J: cnr.lrihuii 
t durante il COT^O dcllar.no ac-
C'lrfcm'co» La protesta deal' 
<ludcnli per era e ru^ctta sola 
:r,iTf.e a far nerlrare la maqcro 
raztoie di aJcune tane dt moru. 

praticnmcnte rcdrfoppiate. anche 
e^sa illcifale. 

Si sovimi tutto cio. cd it nsul 
tato (* che sit 175 laureati nelle 
sv^s tint rstu a ed auliinnale di 
qucst'anno solo 30 erano in corso. 

In liase a questi fatti e a que 
ste cifre. acquista maggiore va
lore e risalto I'aztone mtrapresa 
per I'esame di latino di cut si e 
dctto. sopraltuttn perche sta a 
tc.\timnniarc che qualcosa comm 
ca a mumer'i nella haie studen 
te*ca IJI siesta pubblicazion<-
del hbro bianco la rccente pe 
I zione f,rmala da 3'A) student! 
per ottenere la statizzazione del 
Mnqi*Wro O'/qi comunale. e la 
Intta cnndottn dalle a*sociaziO"i 
ni mocratiche per realizzare una 
riforma della rappresentanza che 
dia un reale potere contralluale 
e di conleslazione agli studentt 
sono tutti aspetti parttcolart che 
1 in.w»rcono in una piit vasta 
azione che commcia a prendere 
forma. Con la loro ncerca gh 
studenti del Magistero dt Geno
va hanno apportalo un ultenore 
e nolevo'.e contribute alia batta 
qha nazionale per la riforma del 
lumicrsiia prcsenlando uno 
spiccata pro'/arle delle condi 
z 011 m cut *i studia e si impi 
ra il mestiete di inseqnante in 
un Mam>tern italiar.o nel I&67 

Fernando Rotondo 
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