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Paure di conservatori e preoccupazioni di ffisici in Francia 

MATEMATICA 
IN DISCUSSIONE 

Troppa astrazione? • II vero problema h «come»arrivare ad aslrazioni sempre piu 
elevate - Emma Caslelnuovo e la scuola ilaliana: aslrarre operando sul concrefo 

- II conservatore, dai tempi 
di Copernico a quelli del 
gruppo Bourbaki, quello che 
teme e che sia messo in for
se il principio d'autorita, 
che siano rotte le tradizioni, 
rovesciate le gerarchie. Te
me il nuovo in quanto nuo-
vo, anche se si tratta di ma
tematica. «La pornografia, 
la droga, la disintegrazione 
della lingua francese, lo 
sconvolgimento dell'insegna-
mento matematico, il met-
tere in discussione costante-
mente ogni forma di autori-
ta sono aspetti di un mede-
simo processo: colpire la so
ciety liberale nei suoi centri 
vitali ». No, non si tratta di 
im appello elettorale di ve-
scovi reazionari ne di un di-
scorso di Armando Plebe 
(peccato! ma c'e quella al-
lusione alia lingua france
se che taglia la testa al to-
ro); si tratta di un passo 
tratto dalla Revue des Deux 
Mondes, dicembre 1971. 

Un elemento di conserva-
torismo, ma inconsapevole e 
non malizioso, c'e anche in 
taluni avversari della « nuo-
ma matematica > nel primo 
insegnamento elementare. 
Perche complicare le cose? 
Perche giocare con «insie
mi », o introdurre la base 
< due > accanto alia base 
« dieci >, perche non atte-
nersi ai vecchi sistemi, col-
laudati da secoli? « L'autore 
del presente articolo confes-
sa di avere difficolta penose 
a contare le dita delle pro-
prie mani se non gli si per-
mette di usare il vecchio e 
collaudato sistema decimale, 
basato sui dieci simboli, dal-
lo zero al nove >, dice con 
spirito Carlo Oavicchiali su 
La Stampa del 12 gennaio, 
in un articolo (•Matemati
ca libertaria »), che e poi in 
definitiva di apprezzamento 
per la « audace riforma nel
le scuole francesi > e del suo 
principale promotore, Andre 
Lichnerowicz. « Occorre sce-
gliere gli uccellini bianchi e 
i sacchetti di palline dei mo-
derni, o restare attaccati al
ia buona vecchia tavola pi-
tagorica?'», e il eottotitolo 
semiserio di un articolo di 
Franz-Olivier Gisbert, e 6 + 
8 = 2 » , che leggo sul 
Nouvel Observateur della 
settimana 10-16 geunaio 
1972. 

Questo articolo riporta 
(oltre alia critica puramen-
te conservatrice citata in 
apertura) una serie di obie-
zioni alia « matematica nuo-
va » nell'insegnamento, mos-
se soprattutto dai fisiei, che 
vanno prese con molta con-
siderazione. Cosa dicono i 
fisiei? 

Michel Hulin, professore 
(Parigi): «La riforma ri-
echia di eliminare un certo 
numero di discipline » (per 
esempio, la geometria nel 
senso classico). < L'abitudine 
al calcolo sta scomparendo >. 
Laurent X., studente di li-
ceo (Parigi), conferma: «e 
vero, di fronte ai calcoli ci 
sentiamo del tutto pcrduti; 
finiamo col farli col profes
sore di fisica... Le matlis vto-
dernes daranno rigore intel-
lettuale: d'accordo. Ma per 
il momento abbiamo soprat
tutto 1'impressione di esse-
re delle cavie ». 

In un rapporto (non so se 
ancora ufficiale) della Com-
missione Insegnamento del
la Societa francese di fisica 
leggiamo tra 1'altro: 1'inse-
gnamento secondario e « in-
vaso dalle matematiche scel-
te deliberatamente tra le 
piu astratte, delle quali non 
si puo che ammirare la bel-
lezza form ale, ma che — 
occorre ammetterlo — sono 
ben lontane dall'assicurare 
gli strumenti di calcolo nc-
cessari; il loro carattere 
esclusivo e carico di perico-
li. Trascurando tutta la real
ta storica dello sviluppo del
la scienza suo oggetto (il 
percorso di va-e-vieni della 
riflessione matematica tra 
problemi e soluzioni; la na-
scita, di passaggio, di nuo-
vi concetti e metodi, l'ap-
parire di nuovi interrogati-
vi) , la pedagogia matemati
ca intende fondere la tota
lity degli allievi nell'unico 
stampo di un passaggio li-
neare attraverso una succes-
sione di assiomi e di teo-
remi» . 

Si tratta di due critiche. 
La prima, di carattere ope-
rativo: non si insegnano piu 
le tecniche che servono. La 
seconda, di carattere peda-
gogico: la astrazione mate
matica moderna diventa un 
iruovo dogmatismo imposto 
agli allievi. 

Tutte e due queste criti
che hanno un loro fonda-
mento. II fondamento og-
gettivo della prima e la cre-
scente separazione tra ricer
ca matematica pura, che 
raggiunge • livelli di astra
zione dawero vertiginosi, 
per motivazioni «interne », 
e scienze sperimentali e co-
struttive. Si parla molto del
le « due culture », della se
parazione tra scienze umane 
• scienze naturali ed esat-
«•: ma anclie all 'interno del

la « cultura scientifica » co-
minciano a esserci altre «due 
culture », fortemente disso
ciate; il problema di una 
qualche forma di riunifica-
zione, e con cio di migliore 
reciproca fecondazione, si 
pone anche tra matematici 
e fisiei (o naturalisti) non 
solo tra scienziati in blocco 
e * umanisti» in blocco. 

La seconda critica e poi 
giustissima, ma ad essa e 
facile rispondere come ha 
fatto Georges Papy, presi-
dente del Centro belga di 
pedagogia della matematica, 
interrogato dai Nouvel Ob
servateur. « Si puo pratica-
re una pedagogia viva », e 
allora « gli allievi hanno il 
sentimento di partecipare 
alia creazione. Solamente, in 
Francia, si e preso .troppo 
spesso l'aspetto puramente 
formale della matematica 
moderna. Allora, si e ritor-
nati al tran-tran della ma
tematica tradizionale ». 

La risposta di Papy non e 
pero completa. Non affronta 
il primo quesito, quello del 
legame della astrazione ma
tematica moderna con le toe-
niche di calcolo, in genera
te con i contenuti della ma
tematica classica, della fisi
ca, della sperimentazione. In 
verita, leggendo i libri di 
Papy (vivacissimi: alcuni so
no tradotti in italiano), mi 
sembra di scorgere una -pe
dagogia vivente dcll'astra-
zione, non una guida peda-
gogica alia astrazione. 

II problema del rapporto 
metodo moderno-contenuto 
tradizionale si pone con for-
7a sin dai primissimo inse
gnamento matematico: sin 
dalla prima elementare, an-
zi daH'asilo. Co9a significa 
cominciare con operazioni 
su insiemi (collezioni) anzi-
che direttamente con i nu-
meri? 

Significa aggiungere (o 
premettere) una nuova 'ma
teria », la «insiemistica » — 
orrido neologismo, diciamo 
almeno < teoria degli insie
mi »! —, o invece si tratta 
di capire dawero che cosa 
e il numero (cardinale), il 
quale appunto altro non e 

che il « concetto astratto » 
di una classe di insiemi che 
possono essere posti due a 
due in corrispondenza biuni-
voca? E* un capitoletto in 
piu, questa «insiemistica », 
o e la via per arrivare sul 
serio al numero-astrazione? 
(II numero, si badi, sara una 
astrazione di basso livello, 
ma comunque e una astra
zione). Questo mi pare il 
fondamento del dibattito su 
«insiemi e numeri» che e 
in pieno svolgimento (sta-
vo per dire: infuria) anche 
in Italia, e per il quale rin-
vio alia rivista Scuola pri-
maria, sulle colonne della 
quale da tempo si svolge 
con larga partecipazione di 
docenti di tutti gli ordini 
di scuola. 

Le domande sono rc'ori-
che, la risposta e chiara. 
Piu in generale, io credo, 
con Emma Castelnuovo, con 
Bruno de Finetti, Lina Man-
cini Proia, Liliana Ragusa 
Gilli, Angelo Pescarini, Mi-
chele Pellerey, Vittorio 
Checcucci, Rosa Rinaldi Ca-
rini, Luisa Rosaia, con tutti 
gli amici insomnia di una 
certa « scuola italiana >, che 
asfrarre debba significare, 
neH'insegnamento, estrarre 
gli elementi formali comuni 
da operazioni sul concrete 
Ho fatto di proposito un 
elenco abbastanza lungo di 
nomi, perche si tratta ormai 
di una « scuola italiana >, di 
un movimento che ha una 
sua tradizione (Federico En-
riques, Guido Castelnuovo), 
che ha fatto le sue batta-
glie, che ha elaborato e ve-
rificato molte e diverse espe-
rienze. Certo, Emma Castel
nuovo ha in questo movi
mento una posizione parti-
colare; lo riconferma il li-
bro Documenti in un'espo-
sizione di matematica, or 
ora pubblicato da Boringhie-
ri. Di questo libro dovremo 
parlare ancora. E non solo 
di questo libro, ma anche 
degli altri che via via esco-
no, nello spirito di un in
segnamento dinamico. sio-
rico, che porta all'astratto 
operando sul concreto. -

L. Lombardo Radice 

LA DISOCCUPAZIONE INTELLETTUALE IN ITALIA 

E dopo la laurea? 
Una scuola vecchia, che lavora per sfornare soprattutto insegnanti, riproducendosi sempre uguale - II mito tecnolo-
gico e le delusioni della realta - Quando un giovane ingegnere e utilizzato come perito - Gli annunci pubblicitari, 
il « viaggio della speranza » dai sud al nord, il ritorno a casa - Come si formano le «fasce di voto » all'universita 

Una manifestazione di studenti 

Uno scandalo che ha scosso I'opinione pubblica americana 

Willowbrook, monumento alia pazzia 
La Scuola Statale nello Stato di New York, il piu grande istituto del mondo per minorati mentali, 
si e rivelata una tragica prigione per 5200 ricoverati - La denuncia e partita da un giovane medico 
e da un'assistente sociale, poi licenziati - L'epatite dilaga per le pessime condizioni igieniche 

Un reparto dell'istifuto di Willowbrook 

Immersa in quattrocento et-
tari di parco. situata in una 
incantevole localita nell'isola 
di Staten, nel porto di New 
York, la Scuola Statale di 
Willowbrook sembra un mo 
dello da additare ad esemp.i. 
E' diventata invece uno scan
dalo nazionale. una vergogna 
del sistema americano. II no-
me di « Scuola di S:ato » cc-
pre la realta del ivii gran-je 
istituto del mondo* pei ritar-

! dati men-ili. dove i ricovera
ti sono dei tragici prtT-onien 
ai quali ogni giorno vengono 
sottratte la speranza e le pos-
sibilita di ritomo alia vita 
familiare e sociale. 

Parenti dei malati, magi-
strati e giomalisti ru^nno di 
recente infranto Ja consegna 
del silenzio che imperava a 
Willowbrook e hanno promos-
so una campagna di .-,'ampa 
che ha emozionato c scosso 
I'opinione pubblica america
na. I promotori di questa « ri-
voluzione » sono stati due gio-
vani della direzione de'lo 
istituto, il medico Michael Wil-
kins. di trent'anni, e rassi-
stente sociale Elizabeth Lee, 
di ventinove anni. Anziche 
predicare la rassegnaztone a: 
genitori dei ragazzi. itsi han
no ritenuto loro dove--i pro-
fesslonale e morale s-ll-c'tar-
H a chiedere Tintervinto delle 
autorita per porre fine all'in 
tollerabile condizione .imana 
dei loro pazienti. La direzione 
deirictituto li ha licenziati on-
trambi, come scomndi agitato-
ri, ma il quotidians locale. 
L Advance, si era intanto im-
padronito dell'argomento per 
un'inchiesta che gettava luce 
all'interno del grande edificlo 
e ne rivelava i metodi, piu po-
lizieschi che tempeutlci, piu 

basati sui tormenti che sul
le cure. 

I giornali nazionali, e poi 
le stazioni televioive. messi 
suU'awiso, hanno inviato cro-
nisti e operatori nel parco di 
Willowbrook e nella scuola-
modello. Uomini politici in-
fluenti hanno aperto un'inchie
sta. Conclusione: !a situazione 
dell'Lstituto era simile a quel
la dei lazzaretti d'altri tempi 
e richiedeva drammaticamen-
te interventi urgent!, radicali. 

La « scuola » fu costruita nil 
1941 per ospitare 3 000 perso-
ne, da rieducare anche con 
metodi didattici apprrpriati-
ora ha una popolazione di S200 
poveri derelitti abbandonati a 
se stessi. La meta di essi e 
al di sotto dei ventun anni. 
La diasmosi che e stata fatta 
cons'dera i ricoverati per tre 
quarti m profondamente ritar-
dati » (cioe con quoziente d'in-
telligenza inferiore all'indice 
di 20) o «seriamente ntarda-
ti » (quoziente di .ntelligen/a 
inferiore a 36). Soltan'to '».» 
piccola pattuglia dei «legge^-
mente ritardati » viene consi-
derata recuperabile e usufnu-
sce di un mimmo di assisten-
za: per loro ci sono anche 
corsi scolastici. Ma per tu t f 
gli altri, che rappresentano 
la grande maggioranza dei ri
coverati Willowbrook e nien-
t'altro che un posteggio !n-
femaie. 

Ecco l'edificio che pud Oapi-
tare 188 ragazze e ne am-
mucchia 230, tanto che spesso 
un letto deve essere rimosso 
per poterne aggiungere un al
tro. Nessun intervento tera-
peutico, di nessun tipo, viene 
praticato alle ricoverate che 
trascorrono le giornate nella 
piu completa inaxlone, Mdute 

o addinttura sdraiate. « E ' u n 
lavoro sf ibrante», afferma 
una sorvegliante il cui compi-
to si limita esclusivamente i 
prowedere alia pulizia som-
maria delle stanze e delle pa
zienti. Paradossalm-mte ag 
giunge: • Siamo cosi occupate 
che non possiamo far nulla 
per aiutare sul serio queste 
povere ragazze ». 

I giornali amencani hanno 
scandagliato a fondo. reparto 
per reparto, la v.ta quotidia-
na dell'istituto e ne hanno de-
scritto gli orrori, at-tuali e pas-
sat:. Per esempio, Tepatite di
laga a causa delle pessime 
condizioni igieniche. Dieci an
ni orsono, un'epidamia di ro-
solia fece strage: 210 pazienti 
morirono. Dei 125 ricoverati 
morti nel corso del 1970 per 
cause varie. nove si soffooaro-
no riel proprio vomito! In que
sto allucinante amblente v:v.> 
no anche alcuni ragazzi psi-
chicamente normal:, ma con 
difetti fisiei, che le famiglie 
non potevano seguire per la 
estrema poverta in cui si tro-
vavano. 

Di fronte a cosl raccapric-
cianti particolari, la opinione 
pubblica si e chiesta se e 
sempre stato cosi a Willow
brook ed ha scoperto che in 
certi periodi e stato anche 
peggio. L'attuale iirettore, :! 
dtittor Jack H i m m o n l entro 
in carica nel 1964. quando 1 
numero dei malati arrivava a 
6500. • Era una situazione di-
sumana e insana — ha dettx> 
Hammond —. Uomini e donne 
stavano ammucchiati come 
bestie». Egli convinse allora 
11 Dipartimento di sanita men-
tale dello Stato di Hew York 
a sospendere le ammissloni, 
tranne per cail ecceslonall. 

II direttore ha giustificato la 
sua impotenza ad ag're per 
mutare sostanzialmeme la vi
ta a Willowbrook con l'esigui-
ta del bilancio. Nel dicembre 
del 1970. per colmare la m:-
sura. Io Stato di New York 
impose il blocco degli organl-
ci per tutti gli istituti. Se :1 
rapporto ideale personale-pa-
zienti e di uno a quattro. in 
alcuni dei peggiori reparti del
la « Scuola di Stato 9 si arr:-
va a uno a venti. Mancano 
novecento persone per com-
pletare Torganico. Ma il pro
blema, anche se Torgani^n 
fosse completato. avrebbe 
sempre un'impostazione arcaj-
ca. basata sul principio della 
esclusione. 

II governatore dello Stalo, 
Nelson Rockefeller, anche in 
seguito alio « scandalo Willow
brook » e stato costretto dalle 
pressioni deH'opinione pubbli
ca. ad annullare il taglio d 
venti milioni di dollari dai 
bilancio del dipartimento del-
1'igiene mentale per lanno 
prossimo. Anche legli Stati 
Uniti, come in Europa e ir 
Italia, la psich'atria moderna 
ha fatto breccia nella indiffe-
renza e nell'ostilita che tradi-
zionalmente accompagnano le 
malattie mentali. I grandi 
« monumenti alia pazzia » che 
sono gli istituti come Willow 
brook, queste pngioni senzi 
speranza, non sono piii accet-
tati ne dalla scienza ne dalla 
cosc:enza degli uomini mo 
derni. Anche negli Stati Unit! 
si chiede il decentramento. si 
sollecitano centri d: recupe-
ro, di terapia, di assistenza 
locali che aiutino le famiglie e 
che possano strappare i mala
ti a questa inesorabile con-
danna. ,, 

Dal nostro inviato 
BARI, marzo 

C'e una questione assai sin-
golare, che riguarda molto da 
vicino una delle radici inestir-
pabili e tutte italiane della 
disoccupazione intellettuale. 
Facciamo un esempio. Nella 
grande « cattedrale » univer-
sitaria barese (quarantamila 
iscritti « esplosi » negli ultimi 
anni) esiste anche un caso di 
nanologia: esattamente lo stu
dio del problema dei nani. In 
compenso, a pedagogia tutte 
le materie sono fondamentali 
e obbligatorie (da storia me-
dioevale, a latino scritto, a 
filosofia scritta) ma viene 
tranquillamente relegato fra i 
complementari l'esame di 
« psicologia » insieme a quello 
di « psicologia dell'eta evolu-
tiva ». 

Parlo con alcuni compagni e 
con uno dei massimi funzio-
nari del Rettorato, il dottor 
Dell'Atti. < Tutta la scuola — 
spiegano — insegna cose vec-
chie. dalle elementari in poi. 
E perche? Perche bisogna 
produrre questo tipo di inse
gnanti e perche il produrre 
questi insegnanti e 1'obiettivo 
primario della scuola, che nel 
Sud vede circa il 60-70 per 
cento dei laureati finire nel
l'insegnamento ». 

Dell'Atti dice: « La disoccu
pazione non viene dopo la 
scuola, e proprio la scuola, 
tutta. La disoccupazione intel
lettuale in Italia comincia dal-
l'asilo ». E infatti, riproducen
dosi continuamente identica, 
la scuola non cambia. II «ti-
tolo » serve sempre meno, ma 
resta la grande vetta da rag-
giungere. E poi? I piu punta-
no all'insegnamento o comun
que ci finiscono, come abbia
mo visto; altri cercano sboc-
chi piu fantasiosi. E qui c'e 
la corsa alle facolta scientifi-
che che stanno subendo un 
<t boom » in questi anni a Bari. 
Perche? Dell'Atti ha una spie-
gazione abbastanza suggasti-
va* « Si e mai chiesto perche 
in Italia nessuno dice auto
mobile e tutti dicono " mac-
china "? Ovunque si dice auto. 
" c a r " e cose del genere. 
Noi la .chiamiamo macchina, 
perche per noi e ancora av-
volta nel mistero. lontana, fra 
le nubi del mito tecnologico 
desli ignoranti». 

Una diagnosi confermata 
anche dalle analisi che i com
pagni (Cassano. Cotturri, Cal-
darola, Selleri e altri assi-
stenti) hanno fatto in relazio-
ne con il Congresso della Se-
zione comunista universitaria 
Infatti risulta che alle facol
ta scientifiche corrono soprat
tutto gli studenti di origine 
sociale di piu basso livello. i 
pendolari. E' facile spiegarlo: 
le facolta umanistiche offro-
no posti sicuri soltanto ai piu 
abbienti e la selezione e an
cora precisa e feroce: si se-
lezionano notai. avvocati con 
studio di primo piano gia 
pronto, i Consiglieri di Stato. 
i magistrati. i « primari » cli
nic!. gli insegnanti con catte-
dre e concorsi gia pronti e 
scodeilati. Per gli altri c'e 
gia visibile. dentro la stessa 
Universita. nel pieno del corso 
di studi, 1'immagine del futu 
ro, 1'intruppamento nel greg-
ge dei < parcheggiati >, nella 
mandria che mette insieme 
tutti: • maestri. Ietterati. giu-
risti. economist!", medici e li 
abbandona ai loro sotto con
corsi per impieghi di grado 
<t B > alle Ferrovie. al Comu-
ne. in Polizia. 

Ecco allora che sono i piu 
intraprendenti, fra questi, che 
tentano la grande carta « pio-
nieristica > e affascinati dai 
mito tecnologico: si vanno a 
affollare a Fisica, Chimica. 
Informatica perfino (ce ne so
no circa seicento in due an
ni). Saranno i piu frustrati, 
i piu illusi. Sono quelli che, 
con un supremo atto di buona 
volonta credono tenacemente 
nella tecnologia avanzata por-
tata al Sud, sperano ancora 
nelle capacita occupazionali 
dei c poli » induslriali meri-
dionali, guardano comunque 
con piena fiducia al buon im-
piego neH'industria settentno-
nale. Non troveranno nulla 
nelle citta meridionali, emi-
greranno. ma saranno quelli 
piu facilmente rinviati al Sud 
dopo un anno di disperata ri-
cerca del posto. 

Se entreranno in qualche 
fabbrica al nord sara a livel
lo di periti. Non a caso gli 
unici che poi trovano una 
qualche collocazione sono pro
prio questi ultimi. che si ras-
segnano: le industrie setten-
trionali sono golose di questi 
neo laureati di ingegneria o 
fisica o chimica per ficcarli in 
settori manageriali o tecnici 
in posizione subordinata. Mi 
spiega proprio un industriale 
incontrato a Roma: «A noi 
serve usare un giovane lau-
reato come perito invece che 
promuovere un vecchio perito 
al posto successivo». E cosi 
i frustrati saranno due: il 
neo-Iaureato che diventa pe
rito e non fara piu un passo 
avanti. e il perito che aveva 
maturato titoli per la promo-
zione e restera dove era. 

Guardo uno studente che 
togge il Conier* della Sera 

del giorno prima, una dome-
nica. Siamo nel secondo cor-
tile dell'ateneo barese che 
sembra un convento, anche se 
6 di fine ottocento e quindi 
relativamente « moderno ». 
Ecco alcuni annunci: «Impor-
tante gruppo ricerca per pro
pria attivita in Italia centrale 
e meridionale PERSONA CON 
SPICCATE CARATTERISTI-
CUE MANAGERIALI». Do-
manda: «Io le avro? ». Lo 
studente e all'ultimo anno di 
ingegneria. Continua a legge-
re: «Societa elettronica in-
ternazionale cerca INGEGNE
RE responsabile produzione 
Officina pezzi tranciati... eta 
compresa fra i 30 e i 35 an
ni ». Questo non va. Scorre 
con distrazione i titoli che so
no in realta dedicati proprio 
a lui, purtroppo (ma non lo 
sa ancora): venditori, segre-
tario, tecnico cartario, inge
gnere elettronico « militassol-
to anche neo-laureato » (il so-
lito perito finto). Infine l'an-

nuncio del « Field service ma
nager data processing equip
ment •» che e integralmente 
scritto in inglese. Non sa l'in-
glese e posso solo consigliar-
gli di sbrigarsi • a studiarlo: 
i'orse sara Tunica cosa che jio-
tra servirgli. 

Di fronte a questa fame di 
posti, a questa ansia di trova-
re la vera e giusta occupa-
zione molti hanno cominciato 
a mettere su « corsi » supple-
mentari. Quasi sempre scuo-
lette di altissima selezione. 
Notai e avvocati baresi hanno 
addirittura organizzato corsi 
speciali che servono in so-
stanza per i loro « figli»: or
mai le percentuali di <r non 
idonei » ai concorsi notarili o 
agli esami di procuratore rag-
giungono cifre allarmanti e 
cosi l'alta borghesia si preoc-
cupa di addestrarsi bene pri
ma i figli per conto suo. Sono 
vere scuole di tipo medioeva-
le, con un notaio che insegna 
a far il notaio. 

II calcolatore elettronico 
lavora a tempo ridotto 

Altri corsi hanno ben diver-
sa serieta. Pensiamo all'Isti-
tuto di Diritto del Lavoro che 
tenta (ma non ha fondi) di 
creare anche dei sindacalisti. 
Pensiamo al CSATA che ora 
si trova in una posizione ab
bastanza difficile perche sot-
toposto a una serie di attac-
chi. di cui alcuni forse legit-
timi ma parecchi per niente 
limpidi. E' un « Centro di stu
di di tecnologie avanzate » che 
possiede un modernissimo cal
colatore « IBM 360 » sul quale 
si preparano laureati e diplo
mats II professore Romano 
che lo dirige (si tratta di un 
consorzio fra Universita, Cas-
sa del Mezzogiorno. Formez. 
Pignone Sud) ne parla con 
calma. senza trionfalismi. Gli 
studenti usciti dai CSATA 
hanno finora sempre trovato 
posti o all'Alfa Sud, o al Pi
gnone. o - alia Montedison. 
Vengono in prevalenza da fa
sce di reddito basso, entrano 
con esami attitudinali da ogni 
tipo di scuola. lavorano al-
l'americana e cioe a tempo 
pienissimo con un rapporto di 
1 a 7 fra studenti e inse
gnanti. E qui appunto sta il 
guaio. se si vuole inevitabile: 
il numero degli studenti e 
c chiuso», 150. Meno di una 
goccia, nel mare barese.. 

C'e poi il limite rappresen-
tato dai fatto che il calcola
tore lavora al dieci per cento 
delle sue possibilita, cio che 
peraltro non impedisce all'U-
niversita di programmare la 
spesa di parecchie altre cen-
tinaia di milioni per gli affit-
ti di altri due calcolatori (uno 
per ingegneria e uno, addi
rittura un « 370 », per l'ammi-
nistrazione universitaria). 

Creare generazioni di esper-
ti in elettronica e informatica 
aprirebbe grandi prospettive 
al Sud: ma certo solo se ci 
fosse un collegamento reale 
con le riforme. con Je Regioni, 
con il territorio e con una 
autentica rivoluzione dei ser-
vizi sociali. E' vero che oggi 
1'industria assorbe laureati so
lo per il 12 per cento dei suoi 
addctli. II dato pero — in
segnano le altre societa capi-
talistiche — non potra mai 
aumentare di molto. Lo sboc-
co andrebbe cercatp anche al-
trove: nei servizi sociali, dalla 
sanita all'agricoltura, all'eco-
logia, all'urbanistica, alia 
stessa scuola riformata. Un 
fisico non servirebbe forse 
anche negli ospedali che spes
so usano a vanvera gli appa-
recchi per cobalto-terapia? E 
un chimico o un ingegnere 
dei trasporti alle regioni? E 
un biologo in agricoltura? 

Un seminario per docenti 
e studenti di fisica 

La selezione quindi avviene 
decisamente fuori della Uni
versita, anche se comincia gia 
li dentro. Nello studio che la 
cellula comunista ha fatto a 
Giurisprudenza risultano cose 
singolari. Per esempio nel-
1'anno 1966 '67 su 283 laurea
ti il 25.4 per cento erano di 
Bari citta, il 31 per cento 
della provincia di Bari e il 
restante 45 per cento circa 
di tutta la Puglia e di tutte 
le regioni che fanno capo al-
1'Universita di Bari (Lucania, 
Calabria, Abruzzi e Molise). 
Ancora piu significativo il di-
scorso delle c fasce di voto >: 

i baresi che alia laurea pren-
dono voti fra il 99 e la lode 
sono il 40 per cento del to-
tale. Fra i baresi che si lau-
reano quelli che prendono.vo
ti compresi in quella fascia 
sono il 61 per cento dei lau
reati mentre fra quelli di tut
ta la Puglia e delle altre re
gioni il « privilegio > del voto 
buono spetta solo al 29 per 
cento, e il 72 per cento sta 
al di sotto. Non c una fac-
cenda da poco, a Giurispru
denza, se si pensa che il 99 
e il voto minimo — per esem
pio — per partecipare al con-
corso notarile. Altrettanto in

dicative e che i laureati ba
resi a Giurisprudenza scelgo-
no per il 69,9 per cento, come 
materia, il diritto penale di 
cui e titolare uno dei grandi 
«boss» democristiani della 
citta, cioe il professore e par-
lamentare moroteo Dall'An-
dro. Sono tutti piazzati nella 
fascia «magica» del voto 
alto. 

Nelle altre facolta non si e 
fatta una simile indagine det-
tagliata, ma la situazione h 
identica. Insomma la borghe
sia meridionale si alleva i 
suoi pulcini nella stoppa, co
me sempre: vuoi come notai, 
vuoi come ingegneri che cer
to non finiranno nella ricerca 
ma piuttosto nella torta pa-
squale deH'edilizia, vuoi a me-
dicina. A medicina (che e una 
facolta in espansione) i figli 
di papa stanno tranquilli: in 
compenso stanno tranquilli 
anche i poveracci che ormai 
passano facilmente agli esa
mi. I fuori corso sono calati 
in pochi anni dai 16.3 al 7.4, 
cioe tutti si laureano prima. 
Commenta un assistente: <r Si 
laureano in corso, certo, ma 
credono di essersi laureati in 
medicina e invece, diciamo 
pure, sono usciti con il diplo
ma di infermiere ». . 

I problemi sono complessi. 
come si vede. Uno dei temi 
che ora si vogliono affrontare 
e quello della qualificazione e 
riqualificazione. Un'esperienza 
la racconta Selleri, assisten
te di Fisica. Mi parla del 
congresso della SIF (Societa 
italiana di fisica) dell'ottobre 
1971 e del rapporto dei pro-
fessori Focali e Grimellini, 
basato su una indagine cam-
pione rigorosissima (questio-
nari, verifiche. eccetera). Ne 
risulto che i fisiei disoccupati 
erano. a partire dai 1958. il 
23 per cento in media ma con 
tendenza costante alPaumento 
della cifra. Infatti nel 1971 la 
percentuale dei disoccupati e 
stata del 40 per cento. 

A Bari, Selleri ha creato un 
seminario per docenti e stu
denti che tende a due obietti-
vi: riqualificare, attraverso lo 
studio dei temi piu avanzati 
nel campo della fisica (il pa
norama italiano, dice Selleri. 
appare oggi desolante. vec
chio); rompere la struttura 
verticale e rigida dell'inse-
gnamento creando un punto di 
autentica mobilita permanente 
fra le varie discipline E in
fatti ai corsi del seminario 
partecipano anche docenti di 
lettere o di chimica o di bio-
logia. 

E qui lasciamo Bari. E' una 
Universita-fest e ha uno dei 
primati meno invidiabili: li-
cenzia piu disoccupati di ogni 
altra. Forse proprio per que
sto appare come la piu reat-
tiva e attiva fra le Universi
ta. con un fermento (interno 
e esterno) che. per quanto 
non possa naturalmente risol-
vere i problemi di fondo — 
dovrebbe pensarci lo Stato. 
occorrerebbero riforme aulen-
tiche — serve a preparare 
quadri intelligenti e < politi
ci » nel mezzo del pantano. 
purtroppo prevalente. degli 
«studenti per corrisponden
za *, dei candidati alia fru-
strazione e quindi anche, di-
ciamolo. dei candidati al qua-
lunquismo e peggio. 

Ugo Baduel 
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Siegfried Bemfeld 
SISIFO OWERO 
I LIMITI 
DELL'EDUCAZIONE 
pp. 152, U 1.000 
// teslo fondamentale 
per una * educazione « 
ahernativa, 
Mezzo milione dl copie 
diffuse fra gli studenti 
tedeschl testimoniano 
la sconcertante attualita 
di questo libro che • 
smaschera la grande 
Jlluslone della pedagogia 
borghese. 

Luc Boltanskf 
PUERICULTURA E 
MORALE DI CLASSE 
pp. 192, L. 1.000 

L'ideologta nel biberon: 
una indagine senza 
precedent! su come sj 
fabbricano / 
« bambini tTallevamento ». 
Dedicata alle giovanf 
coppie 
e" al loro « persuasori 
occult! », / pediatri. 

Bruno Biasutti 
GUIDA 
ALL'EDUCAZIONE 
NON REPRESSIVE 
pp. 220, L. 1.000 
Dalla teoria antiauloritarla 
alia ben piu difficile 
mpratica quotidiana*. 
Una guida finalmente 
• diversa* concepita 
espressamente per I 
genitori e gli Insegnanti 
che cercano un'altemativa 
concreta al ruolo 
repressivo loro affidato. 

UNA COLLANA GUARALDI 


