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l a s c u o l a 
»opo la morte del « piano decennale » 

Cerchiamo di capire 
piano «triennale» 

Nulla e cambiato negli indirizzi della politico scolastica delta D.C. 

un'ora con i nostri figli 

Consigli 

di stagione 

L'uomo della s l iada, 
hisegnante, lu studenle, 
lie non nbbiano seguito 
[untualmenle lo vicende 
?1 defunto * piano decen-
Jle >. le schermaglie g lu-

Idrche intonio ad esso, le 
jasformazioni d i e hn su-
[Ho in qualtro anni. gli 
(stralci > cui 6 stato sot-
>posto di continuo, avra 
;rto perso il conto dei 
liliardi stnnziali o s tan-
|abil i . avra una certa 
infusione circa le nuove 

Iropostc governative. pen-

sando d i e niagaii sono 
qualcosa di nuovo rjspelto 
al vecchio « piano ». 

Guidme il l e l to ie nel 
labirinto degli < emenda-
menti > presentati dal go-
verno, coglierne la veia 
sostanza, ripercorrore bre-
vemente le lappe della 
storia dc) < piano » puo 
quindi essere utile alia co-
noscenza della verila. 

11 « piano decennale > In 
piesentato nel f e t tembie 
del lflSB dal governo f'an-
fani-Saragat. La vivace 

libri 
:avole al telefono 

Una analisi ben piu ampin 
approfondtta richicdereblie 

[ultimo Ubro di Gianni Ito-
lari fFouoIe al telefono. To-
|ino. Einaudi 1902. lire l.r>()i)) 
tut siamo veramentp nella 

Irande letteratura per rngr./zi. 
l e Favole di Rodnri. cosl hn-
legnato nella comprensione 
lei mondo fanciullesco e nel-
rattenzione alia realta cli og-
|l , per la loro acutezza. per 

llnguaggio sempre rlgoroso 
asclutto. per la costruzione 

spressiva e la tensione poo-
lea. trovano un rlscontro solo 
Jella migliore tradlzione del-

favolistlca classica. 
Un padre, commesso ving-

jiatore. racconta per telefono 
lla sua bambina. ogni sera, 
|na favola, una fitoriella. Na-
ce coel questa raccolta di 
ettanta favole moderne. com-
lentate grafieamente dai sc-

Inl, dlvertentifsimi dl Bru-
|o Munari. 

Hanno un faecino Irrcsusti-
•ile. questl raccontl che af-
rontano il linguaggio. i gio-

Ibl. la fantasia delTinfanzia: 
Jal mondo dei fumetti a quel-

delle avventure spazinli 
C'e tutto un gruppo di fa-

jrolette. poi. in cut I'impegno 
fcivlle e plii scoperto <da alcu-
pi viaggl di Giovanni Perdi-
giorno alle pagine dei raccon-

L'uomo che rubava il Co-
losseo -. - II filobus n 75 -. 
• Uno e sette -. - La guerra 
ielle campane -. - Vecchi pro-
yerbl-. - L a fuga di Pulei-
l e l la - . - L a coperta del sol-
ito~. - I I pozzo di Cascina 
tana*, ecc. Uno all'ultima 

iota: -Storla universale-). 
direi che non ei sia pagina 

>ve la punta di una finalita 
fducativa non lasci la sua trac-
eia. anche licvc 

La vocazione pedagogiea di 
lodari non e infittl qunleosa 
ii soprammesso alia sua arte 
ii scrittore. ma fa corpo con 
luesta. dandole senso anche 
iei momenti di maggior ade-
sione ad una certa nstrattez-
£a fantastica del gioco infan-
lUe 

Inutile quindi dividerlc per 
temi. queste favole d'opoi; e 

limpossibile qui un csame piu 
lattento B3sti sapere che esse 
Ipotranno essere Ictte in una 
leta fra gli otto anni e. con 
fmolto profitto c gusto, la 
nostra 

dpi 
' Mario Lodi e un maestro 
di scuola. Sperimcntatore at-
tento delle tecniche del Mo-
vimento di Cooperazione Kdu-
cativa. ha scritio insieme ai 
auoi ccolari di Vho di Piade-

> na un gustoso raceonto (Cipi. 
.'Milano. Edizioni del Gallo 
11961. L. 6001 che ha come pro-
I tagonista un passerotto che 
," si awentura nella vha con la 
- stessa dlsponibilild di un bam-
) bino. ' 
h £ delia vita dell*uomo n-
' flette InfatU le difficolta. lc 

11 prove, gli obiettivl. senza mai 
f per6 cadere nella noia ped.m-
t-tesca. n< In una insen-ntn 
IsimbDlogla del mondo della 
' natura. 
i- Un tono sincerame nte roe-
Stico sorregge tutta la narra-
I zione: dalle prime csperienze 
i dl Cipi al suo farsi adulto. •',!-

11 la drammatica ricerca de! 
cibo. alia costtwmne nel n -
do. alia difesa <lairucce!l;tr-

, cio notturno. sul c:ual*» in v t -
itoria e impossiblle solo qu. i.-
f do I passerotti sapranno unir=i 

I!« organlzzarsi 
' y Non a caso Lodt puo con-
' eludere U Ubro pffermando 

che il protagonists poira ir.-
aegnare ai- fi<!i -n<l spr.rc 

ijbene gli occhi per JiMinguere 
[U vero dal falso. ad essere 
•oraggiosi per difendere la 

ll iberta» Lna Icttura che ruo 
I essere indieata per i raB^zzl 
I dal setti agii undici pr.iu 

riviste 
L'educatore 

italiano 

A fir inn A/. C. un nrticola 
cl crmlhcc sul vcro sinni-
ficato tlclla cplebrazionn del 
1. AInooio C'IC. p/irtroppo. - hn 
avuto dii not mi tono ctn.s-
sista oil h stato per avcrc 
una dctcrmimilu murcn po-
lltica'. Eh si. cDiifcsshi-
molo! Siamo stall vol ad in-
venture II prima muaoio das-
sisfa speraudo di picpurc ai 
tiostri imiominubfli finf aiic-
sta morlucrata niorriutd ma... 
non avevumo pensuto ad M.C. 
clic sitenriosarnentc i>iailni;n 
e che ci fia /inalmeiitr colli 
con lc mnni nel suicco 

Ed !• proprlo a questo pun-
to che M.C. dccolht c tocca. 
ammcttiamoto sporlivamcntc. 
il iirisriio; - far redrrc c r«-
pirc che laddove piu rapido-
Tiiente at;a»'n In fronticra ci
vile, via il dipendentc coniin-
cia a clcuar.si, nel HOHIC c 
nel fatto, alia figura di col
laborate -; ml ditc voi do
ve lo trovatc. ogaiaiorno, c 
col tempi che corrono. an 
pensicro piu alato? 

Non vedete girt con In fan
tasia il - collaborator? - Vu!-
Ictin che si conjulta col 'colla-
borntore. Carlo Cnrlini di Pc-
reiola? ' Bell.' — diru it pri-
inu collflborntore — che fac-
cfcimo Cnrlini. cc li numen-
fnno qticiti safari? -. E fllii 
una tnauata snlla spalla! Non 
10 vedete? Neppnre con la 
fantasia'/ 

Allora side matatl di clas-
sisrno ifrcquentate per caso 
qualche comunista?) e potre-
te farvl curare da t'osfro fl-
alio sc avra avuto la for-
luna dl scnlir.ti spiegarc dal 
maestro eld che. a tntti gli 
iriseanartti ifaliaui. cnnslqlla 
una vota r/nitfa scolastica, 
11 s«o tiome? Ma * I'Educa-
tore italiano. manco a dirlo! 

II Mulino 
Su II Mulino in 3> Ho-

bcrto Berardi u/jrouia da un 
lode role angolo di risttalc qli 
spino*! prob/fmi dell'cMimc 
di ammissionc c della - di-
tcsa del latino - 11 Utolo del-
Varticoio (L'offensiva dei 
conservator! nella scuola) pi<l 
dice la t.oUoca:ionr deU'aii-
tore con i cui argomenti so-
sianzialmenie concordiamo. 

Ci piace n'lcfarc soprnttut-
to. da »m ialo. il Icgame co-
stante die Berardi stabilisce 
nello scolyere il suo tema fra 
la dimensione scolastica e 
quella cicile-socialc c dal-
laliro. to siorzo che cgli com-
pie. e con succcsso, di collo-
care ogm sua indicacione sul-
la slrada di un'effcttlra n -
formu democratica. mai cau-
clenndola MI luccntc ">a ste
rile liolumciito 

Problemi 

del socialismo 
5conulianio un :>ifrrc..''( nie 

c cicace brano di Giorji.o 
Conc^in su II ps.ii:o ri(!!a 

| ICUOIJ in Problemi del so*-ia-
liimo « 3 oi'c s: nlrra>ui con 
acutezza e jtntfljc;:.) nJcunc 
delle contrcddiziom ntuggiort 
nt'lln flitmi/e conip,joinc (to-
cerntiura circa la tcelta 
' pr.oritcrla • per ,'u sctsOla. 

Moderni oppositori del pro-
sresso ».-ducstivo in vetrina di 
Aldo Benvenutt su Scuola c 
oiita (n 4 . .>0 aprile '62> 
iipre un (tiicono .wd cari tipl 
di p&cutiu-n'inoi'atO'i rKcra-
bllt :icl ro:ft> ntnudo SCO-
lastico. 

Mario Sabbieti I. r. 

opposizionc d i e vide, per 
un primo periodo, i comu-
nisti soli, o sticcessivamen-
te investl tulti i partiti 
laici e democratici e tutto 
il mondo della scuoln, non 
fu nccolta dalla DC che 
nella primavera del 1060 
(governo Segni ) fece np-
provare il « piano > in S e -
nato col voto dei fascisti, 
dei monarchic! c dei suoi 
senator!. II « piano » passo 
cosi alia Camera dove si 
arcno a causa deU'nrrn-
gante intransigen?a della 
DC, clie cllfendevn con i 
dent! I finanziamenti alia 
scuola clericale. Di Ii a 
poco, avendo la DC get-
tato nel cnos la scuola, pe-
io . il c piano > enlro in 
stnto di coma: iiiTatti si 
pass6 agli c stralci > ( t i e 
in tutto: 1 di 0 mil ia idi pei 
la scuola popolare: 1 di 
45 miliardi per I'Univer-
sita: 1 di 105 miliardi pei 
tutta la scuola) che sanci-
rono uniciosamoiite la fine 
cl e I rini/.iativn clericale. 
Fine d i e 6 stntn sancita. 
questa vnlta tiflicialmente. 
dal le dichiara/ioni del mi-
nistro Gui. 

Ma questa fine dicliiarata 
a parole e veramente nv-
vcimta? E' stata veramente 
v crit icamcntc accettata 
dalla DC? 

Itipercorrere gli « enien-
danienti > d i e dov iebbero 
appunto afrossare il « pia
no » e far approvare uno 
stnnzinmcnlo d'emergenza 
per la scuola. puo essere 
il modo piu utile c piu 
probante, per arrivare a l 
ia concltisione che ben 
poco e cambialo e che la 
linea, il congegno. l'artico-
lazione, lc finaiita e gli 
slessi stanziamenti d e 1 
< piano » si sono trasferiti 
integralmente nel nuovo 
progctto del goven io . 

// primo 

emendamento 
II primo emendamento e 

i l luminantc: sostituirc le 
parole — esso dice — « dal 
1058-50 al 1068-69, con lc 
parole dal 1062-1063 al 
1064-65*. Si tratta cioc di 
una fetta triennale del 
« piano » (c non della con • 
ccntrazione in tre anni 
del la spesa prevista per 
dieci anni ) , d i e viene n -
presa pari pari e messa 
nel nuovo progctto. Un 
sempl ice cambiamento di 
data. Gli emendamenti di 
Gui sono tutti qua e po-
t i e m m o anche l iniie. Ma 
vogl iamo foruiie una cio-
cumenta / ione completa. 

— dall'articolo 1 atl'ar-
ticolo 16: Edilizia per tut
ta la scuola (esclusu la ma-
terna e I'tmiversita): i 0 
miliardi e 750 milioni s tan-
ziati per tre anni dal vec -
chio « piano > rimangono 
iuvanat i ; 

— art, 17: Kdilizia scuo
la matcriia statale . >Ian-
/ i a m e n l o tneuna le di 2 
miliardi e 200 milioni. in-
v a n a t o : 

— art. IS: edilizia scuo
la maten ia privala stan-
ziameuto triennale di 8 
miliardi e 400 milioni. in -
variato — Novita: lo Stato 
si riserva la compropriela 
degli cdifici che paga II 
contnbuto ,>lal.i!c puo pero 
c » e r e n>cattati< con quo
te leuteiin.i l i <eii/a mtc-
ICSM: 

— art 23. tnilll/ia uni-
\ er - i tnn . i - >tan/iamcnto 
triennale iii 21 miliardi. in-
\ ariaio. 

— .irf 28. ar icdamento 
pc, i'tiitiversita - - tanzia-
mento triennnic ih 0 tn ;-
liardi. m t a r n l p ; 

— art. 35: ;'man/Mt!ic,:to 
gcslior.e 5cui>!e r^aterno 
>tatali - >tan?.iamer.,.o trien
nale di 4 miliardi e 200 mi 
lioni, mvariato; 

— art. 36: >inanzu>:r.c.ito 
KCitio.'ie >cuole matciiu* 
p r i v a t e - -<ti«n7iamcntt» 
triennale portato a 7 mi 
liardi o 500 milioni ( n -
dotto di 1 miliardo e 500 
mi l ioni ) ; 

— orff. 37-38: palronau 
c trasporti - s tan / iamento 
triennale di 1 miliardo c 
500 milioni per voce, in-
varir.io; 

— nrf. 39: scuola popo
lare . stanziamento t r i e n 

nale di 8 miliardi e 500 
miljom, invai iato; 

— nrf. 41: Hoise di s tu
dio • s tan / iamento ti ien-
nuJe portato da 15 mil iai
di a 18 miliardi. Novita: 
concorso con prova scrit-
ta nnonima (in busta 
ciiiusa) per tutti gli s tu-
denti del le scuole pubbli-
clie e private legalizzate. 
(ossia tutte le scuolo con-
fossionali) Osservazioni" 

sticitnieiite rhlotlo da 170 
miliardi a 80 miliaidi . Dove 
sono gli altri 00 miliardi 
scornpa is i? 

— art. 53: catted re uni-
veis i tarie - 120 in t ie an
ni, invai iato; 

— art. 54: assistenti uni-
veisitari - 000 in tre an
ni. invai iato. 

Abbiamo prcsentato i 
piu importanti articoli del 
nuovo c piano » triennale 

nati d a l l a maggio ianza 
DC?). 

La commiss ione stabi l i -
iii le l inee dirett ive « per
il periodo success ive a I 
30 g iugno 1085 >. Fino ad 
aDora, cioc. v i a l ibera al 
« piano » del ministro Gui, 
su cui e'e un accordo di 
vertice di tutta la maggio
ianza governativa. 

Appare quindi confer-
mato die: gli c emenda
menti > presentati, lungi 
dal segnare una svolta 
nella politica scolastica 
della DC, la ribadiscono 
per i prossimi tre anni; 
die tutti i piu acuti pro
blemi di riforma della 
scuola sono semplicemente 
rinviati per tre anni; che 
ogni iniziativa ( a l m e n o 
nelJo intenzioni di cni ap-
noggia le proposte gover
native) per la scuola do-
vrebbe essere fermata, fin-
die non si arriva al futuro 
t piano >. II die 6 esatta-
mente il contrario della 
linea che tutta l'opposizio-
ne ha seguito contro il 
defunto <piano decennale*. 

A questa stregua 6 evi-
dente che se gli «emenda
menti > governativi voles-
sero essere veramente un 
provvedimento di emer-
genza a carattere flnanzia-
rio, dovrebbero essere a 
loro volta « emendati > ra-
dicalmente. Ed e cio che 
una decisa azione della 
opinione pubblica, del 
mondo della scuola, puo 
oggi ottenere. 

Sergio Ferragni 

(Juamlo si dice, oggi, che bisogna subiliro 
un maggior Icgame, una vera collaborazione 

Ira famiglia u scuola, si pensa in gencre al 
colloipiio ira gcnilori e insegnanti. Colloquio 
ten/a diihhio ulilissimo e fruttuoso quatulo 
non si limiii a uno scamhio di domaiulc c 
di uotuic circa i voli e I'cventuale promo-
zionc o ljoccialura, ma prciida iniece iii con-
siderazionc il carallero e lc capaciia del 
ragazzo o della hamhina, le sua attitudini al 
tipo di studi che sla seguendo, le difficollu 
clie iticoulra, il suo inserimento nella vita 
collclliva della clas«c 

L'inlcrcsse dpi gcnilori puo tiiaiiiCcatursi 
npU'os^prvare allcntamente i enmpiti (non 
limiiarsi a firmarli cnmpiaciuii sc il volo 
e hitoiio, rimproveramln quatulo si tratta tli 
nn'(( insiiflicion/a»); lcggcre i libri di tcsln; 
(li-cuicre, almeno in parte, gli argomenti stu-
diati. lc le/ioni a^segiiale, le spicgaiioni im
parl iie. Qualctiiio rerchcra di csimersi d.i 
ipicsto compilo cerlo gravoso e difficile, nil 
prcteslo di non aver cultura sufficientc. Ma 
quella di cui qui si parla non c una n cou-
«ulcn/a leciiiea n per cui occorra una prcpa-
ra/ione sjiecialc: inluizionc, buoii senso ed 
cspcricuza son piu che sufficieuti per se^uire. 
eoiupreiuicre, giudicare c, quanilo occorra. 
eorre^gcrc gitidizi, modiiicaro allcggiamcnti. 

Ma per aiuiare i figli nel lavoro scolaslico. 
molli nllri me/zi csislono, pin itulirclti ma 
tigtialuictite pnsidvi cd efficaci: leggere con 
loro un giornale e parlare degli avvcnimenli 
alttiali; prociirarc i libri adatti c discutcrne 
dopo la Ictlnra; an da re a vederc utt film e 
traruc lo spunto per svilupparc ccrii argo
menti: asMsterc a una trasmissionc televisiva 
e ecrcare di dislinguernc i difelti c le qua-
lila; lavnrare insieme a costrnire uu oggciio, 
a Lire un csperimenio di chimica, a ordinare 
una collezione, a cnltivare finri o a I leva re 
auimali: o anche semplicemente gioearc in
sieme. Tutte queste coso non snno dannose 
distrazioni dallo studio: nientro possono es
se rlo invece la Icttura indiserimiiiata c cieca 
degli alhi a fumetti, l'ecccssiva assiduila 
ilinaiizi al video, una incontrollala frequenza 
al cinema. Tutto cio cho serve ad ampliare 
gli itileressi del ragazzo, a farlo ragionare 
e discntcrc, a suscitare la sua iniziativa, a 
rcnderlo sicuro di se stcsso, giova a crearc 
un altcggiamcnto altivo destinato a ripercuo-
tersi sull'attenzionc, sullo studio, c quindi in 
defiiiiiiva sul profitto scolaslico. Mcntrc il 
nun sculirsi solo gli dara il senso di tin 
piu fclicc cquilibrio e si crecra cosi Ira 

geniiori « ligli un piu saldu Irgame, b«M 
di rcciproca comprciisionc e fiilucia, 

• • * 

Siamo ormui alia fine dcll'iiltimo trimestr* 
di scuola: ed u proprio questo il periodo in 
cni —• come dice il proverlii" — «tutti i 
nodi veugono al peitine». In ogni caso e 
comtinqiie vadano lc cose, si evili nel modo 
piu assoluto di drammatizzaro la situaiionr. 

Se il ragazzo b insiifficientc in diverse 
matcrie e assurdo volerlo far « ri media re» 
in tutte a ogni COMO, magari imbottendolo di 
lezioni private. Basla un clemcnl?re burin 
senso a capire clio non potra impararc in 
poco piu di un mese tutto quello clie non 
ha imparato in un intero anno. Lo si inco-
raggi piuliosto — naturalmente dopo esseni 
accnrdali con Tinsegnanle — a concentrarft 
tinti i suoi sforzi su quelle malerio in eui 
li.i maggior possiliilitii di rimeltersi a posto, 
trahncianilo per il momenlo le altre. 

Nel caso in cui si preveda il peggio — e 
cine una hocciatura completa — uou s'infie-
risca contro il ragazzo minacciandogli i pin 
tcrribili casliglii (die nella maggioranza dei 
casi non saranno per foriuna applicati). Si 
incominci piuliosto fin d'ora a cercarc le 
cause delta cattiva ritiscila. Ci si puo chic-
dcre se il ragazzo sia in buone condizioni 
fisiclio e non troppo iravagliato dalla crisi 
della puhcrtu: se uou so lira di un disagio e 
uno squilibrio afTettivo dovuto a condizioni 
ambicnlali, a disnecordo fra i genitort. a 
gclosia per i fratelli, al senso di non essere 
abbastanza amato; c iufine se il tipo di 
scuola che frequcnta sia adatlo alle sue pos
sibility e alle sue esigenzc. E au/iche punirlo 
per un fallimento di cui spessn non ha colpa, 
si ccrclii di aiutarlo, rimiinvcudo le cause 
delle sue iiisiifficienze c infelieila. 

Se invece tutto va bene e *i prevede un 
lielo fine con promozionc, si cerehi di non 
csagcrarc nello pretese e di acconicntarsi 
di cio che it ragazzo puo naturalmente dare. 
w E* inutile clie cerehi di oitcncre la media 
del sette — mi disse una volta, desolato, un 
intelligenle ragazzino —. Subito pretendcreb-
bero che avessi quella dell'otto. I niici geni
iori aono incontenlabili! ». Anziche stimolare, 
le cccessive pretese tcudono piuttoslo a aco-
raggiarc, a mortificarc. E badiamo a non 
fare mai dei voli dei figli oggcllo delle 
nostrc pcrsonali ambizioni. 

Ada Marchesini Gobetti 

Roma, primo giorno dello sciopero degli 

insegnanti: gl i studenti del Liceo « Visconti» 

lasciano I'istituto dopo la comunicazione 

ufficiale dell'inizio della agitazione 

lc scuole pubbliclio sono 
po>tc sull ' identico piano 
del le scuole private Per-
chc studenti di una scuola 
>tat.i|L> con una media del 
7 o dell'8. i l ov i ebbe io con-
c o r i e i e a parita di condi
zioni con alunni de l le 
scuole private dove i voti 
Mino assai pui larghi e in-
tercssati (si pen5» alle spe -
cula/ ioni commercial ! )? In 
breve: ij s istema adnttato 
c lo stc>so dell 'esame til 
•stato che ha aperto final-
niente l.« pnni.i hieccia .d-
lo svihippo e alia « lega-
li / / . izi iuif » ' vleli.i -cuola 
v:oiite>?ionale 

art 42. a>sislenza 
un:\ eiMt.iri i _ stanzia-
iiuir.i- t: uvin.j'e tli 0 mi
ll .mi/ .••- .:i i.it<.; 

— cit t'.». .iutaztom 
lei,!:ii«»--c:v:i!ii.cl,.e d a l l e 
e'.e :!ei.:.-:.-i li;:- alia media 
>iij".c:uir.. (cs..5t:>i rum-
vei i i ' .a; . >t.inzi.inieiitt> 
;nv»i!K!i«' di 2U m,uardi e 
7011 mil:c.w. invariato; 

— art. 44: iictta/ione al-
i i e / /a t i i r . . -.ou-r.tit'ra i:m-
*ei.-i'a - »;,iuz:a;uen:.' 
l i ionnalo ii* 15 mil iaidi . 
i t ivanato: 

— art. 45: ror.'.nbuti or-
d:.iari ui'.iver.-ita - ^tun-
.".imcnia trienr.aJe di C2 
.uiiiardi e 50 milium pet 
le universi la statali e que l 
le c l i b e i e * . invariato; 

— r.rt 41: organici d e 
gli insegr.anti per tutte le 
•^•uoJe e>clusa 1 univcrsita -
s tanziamento triennale ilru-

'.iuas,i niente di nuovo: gli 
Ntanziamenti nel comples-
•>«» >ono aik'i diminuit i . 
m e n t i e le modiliche al c o n -
yegno sono minime e non 
jucidono atlntto sulla linen 
politico clie In del prece-
dento * piano d e c e n n a l e * . 

le « vere » 
novita 

l.t « ve:e » no\ it.i n-
>pctto al W i i h i o p i o g e l t o 
sono iu\e«.c J H # . 1) lo s tan 
ziamento triennale di 12 
miliardi per la Uistribuzio-
ue gratuita uei libri de l le 
>cuole e l e m e n t a n : 2) la 
eo'.tituzione .ii una c o m -
mi>Mone «i inchiesta che 
Jovrebbe m.lacare — udi-
ie ' — « -alii ,»t»uali con-
<li/ioni .lell e d i l v i a . de l le 
a i t i ez / . i iu . r ^cient.tiche e 
dciriu>ei:ii.i:nentc 'a g e n e -
ia le» i'-i v, no. non e»a-

.t:eriamo. onalcosa come 
einquantr. volumi. editi 
.l.illo >te>.-o :nini.-tero i le l-
la 1'. i. che contengono 
tuiii i d..,i ,-u c m dovreb-
l ieio i::uagare i c o m m i s s a -
: i ' ) . .-idle condizioni viel-
rass.is:enru jcolastica. etc. 
ei*.1. e qiisu.ii tndividuare 
ie « linee di s v d u p p o deJ-
:a pubolic;. i s trunor."» 
«-• < il fabbi>o«;no finanzia-
i:o> e le c modincne di 
fidnianv.:tv» ^ecos5at ic» 
l ma non ci sono gia vari 
pxogt'tti di legge — oue l io 
Douuii-Luporini ad e s c m -
pio — che giacciouo da 
ar.ni in Parlamento, are-

risposte ai lettori 
Un museo 

di orrori 

Gent.mo 6:gnor d:rettoie. 
so di non essere il prima 

a riprenderc un argomento 
tantc volte discusso dal no-
stro giornale: cioe I'inseona-
mciito della storia nclic no
stra scuole elcmcntarl. A ca
so tni c capitato di far uso 
at una • guida didaltica* per 
la qiitnta classc alle quale 
fiaurio collaborato vari pro-
lesson, direttori didatfici e 
maestri. iVon posso fare a 
meno dl farti osservarc come 
viene trattata la rieolttiione 
francese: - Ne fu causa la 
troppa incouajjliansn socia-
le. Il re era il padrone as
soluto cd avera ogni poierc.. 
I nobili erano pieut di pr;-
cilcai. . // popolo e tassato 
toriementc. manca di oaui 
coin, abita nclle sofpffe po-
Tigine e muore di freddo e 
di fame Pol e'e enche cJn 
prcparo fa ricottictonc ». 

L'uftima frase scmbra di
re: accanto ni tanli mail pa-
Mi dal popolo ci mancava 
pure che qualcuno preparas-
se la rirolunonc 

Ed ccco come viene dipm-
to questo qualcuno: - Sono gU 
serif fori, qli enciclopedtsti. 
atei ed irreligiost, con a capo 
Ro'izscai cVoltairc. che sta'-
filano la nobilld. distruggono 
ogni principio morale e gct-
tano idee tnfnocatc nel po
polo »• 

Ragwncndoci un po' sopra. 
mi sono tiomanduto pcrc.'ie 
niki ci cctdidaii del concor
so magistrate si pcrrrctta di 
prcsentarc cor.c aulore d> 
pcdcgopia Ro'issczu. ci^-to die 
per o i 5to-:ci eddcttt alia 
compilr.zio»e del.a piidi.-. 
Roucsrau era distnittore di 
ogni principio morale C/u ci 
cupiscc c bravo' E non r tu::o 

• L Assembtea proci.ima lo 
Jibcriii , J -igi!aa;"i:n;j psr 
iiiiri: l ioend di *icmpa e ai 
parola: abolizione di t'lta i 
prr.'ilcg:. • Pnncir^ umc.r.i 
iflcro-snJi, riconoic.'nii dii 
irirr: p e n id detfati da uomi-
;:i clr.if.io oncsri. Ed »*cco ii 
• ib.o c.1:-? incalca: 

' / principal sostemtori del 
popolo *or.o: Dcsmoulins. 
Scir.l-Jvst /.--pecie di pioru-
ne moslro e. Sciila prccoce, 
6.c), Dun ion (pallido t*9r-

mc dalla voce taurina), Mi-
rtibrau (mezzo gango e mez
zo leonc), Marat (ossesso di 
r.nsia omicida, con lit'ida fac-
aa di rospo), Robespierre, 
lincorrnttibile. quasi mcssla 
mandato da Dio a riaencmre 
il mondo » 

Kcsfo aflibifo di fronfc a 
si enorme, personate, sctta-
ria interprctazione dcila 
scuola Nrll'nlttmo periodo tni 
c senibrnto di assistere ad un 
museo di orrori crcato dalla 
piu diabolica fantasia Nc*-
tiiij commrnlo. r«ro diretto-
TC. da parte mia Gradircj 
turccc volenlicri ij tuo. 

Con o.iscqm 

Ins. Antonio Pugl icsc 
Sersale (Catanz.iro) 

Di fronte n 'ante cnoruuta 
uon e'e bisoKtio di iia coni-
mento specifaco: questo mu
seo dl orrori apparticne alia 
veechla immondezza spazzata 
\ 13 in C3mpo storiografico 
Se alia TV. accanto ai -Gran-
di proeessi della storia- si 
prcscntano - I giacobini- di 
Zardi. i testi della scuola pr'.-
iiinn.i reMano in gran p^rte 
ancorati ai veechi schenii. II 
br.ino nporta:o c un caso pa-
to!osico. ma la normalita non 
e di mo'.to p.u avanzata: ba
sis consiaerarc come si par-
la non tanto della rivoluziono 
francese quanto della rivolu-
z:one d'ottobre. per conv'in-
cersi di questa fondamentale 
arretratezza. I programmi del 
'55 non impegnano a r.essuna 
seelta: t'editoria e pnt ica-
mente in niano clericale o 
d. sruppi satclliti 

Spctta agli insegnanti de
mocratici tottare contro que
sto stato di cose, sul p.ano 
deda denuncia. della docu-
mentazione e quindi del d.-
battito con i collegbi. soprjt-
tuito in tempo di scclta dc; 
5ii?5:dian; ma oevorre uscire 
dalla fase della protcsta. 
scendcre in campo contro le 
storture dei h b n attuali op-
ponendo una alternativa po-
?,Ii\a, ispirata alle piii mo
derne uiterpretazioni stono-
^raf.che. E" ora che anche 
per ia scuola elementare s. 
prepanno dei libri di tcsto 
che non s.atio p;u oggetto d; 
derisiouc o di oenuncia. m.« 
coi:.tu;sca::o una valida gu.-
da didattlca per £h :nie-
finanti progressist:. 

Basta con 

gli esperimenti 

Caro direttore. 
se non fossi comunista, po-

'.rei. come purtroppo fauna 
tunti colleghi. mandarc al 
diavolo la scuola con il suo 
progressivo stacelo: pensare 
che tanto il vcnlisette arriva 
lo sfcs.NO e che, stando cosl 
lc cose, c meglio affermare: 
tutto va ben, madama la 
marchesa, senza rociitarsi il 
cervello c il fcgato. Per me 
invece, e tu lo capisci, la 
<;cno'a non £ solo una cosa 
scria. ma addirittura il fon-
damento insostituibile di ogni 
collcttwita che voglia pro-
gredire Ho provato qnuidf 
nn vcro piacere nel senlire 
che ' VUnita • avra d'ora m 
poi. opni rcnerdl. una rn-
brica dedicata at problem! 
della scuola, come ho prova
to. ed e per questo che ti 
scrivo. un senso di disago 
nel leggere. sempre sul no
stra giornale, che a Ferrara 
si sta tentando un ejperi-
mento per introdurre nel-
Ic elcmentari Vinsegnamenio 
delle linguc straniere. Lc-
sciando da parte che secon-
do la mia esperiema, assohi-
tamenie priva di posizioui 
dogmaliche, il male piu pro-
fondo di tutta la nostra scuo
la sta neWaver prcso il bam
bino, ii ragazzo, il giocam 
per un sacco che possa tn-
ouroirarc opni coia, dimeu-
ticando che l'uomo ha il ccr-
relfo per ragionare e non 
per usarlo al giochetto di in-
docmala orillo mi aembra non 
s:a proprio il caso di fare 
altri esperimenti dopo quelb 
che da dieci anni conlinuano. 
per regalarci quell'aborto in-
tame che si chiama scuol<z 
media unificata. Tutti < n -
iiamo la nece&sitd di un.i 
<aiola media a base unicz, 
ma fecciamo le co*e con .\i 
lata e non coi piedi. 

Invece di Jar imparjiv 
quattro 'rasi Jatte in frc.i-
cese e in wgiese, che an-
drebbero bene jorse per (,.i 
emigrcnti e per I camenert 
tuna colta le insegnciano al
le cducande nei collegi *i-
gnorili insieme can la den 
za) mi semb'a sarehb* p..i 
:if.le che i t>ainbo.i <if)le tie-
nentari tmpara^cro a n o i 
maltrartare la nostra lingua, 

a conoscerla e ad amarlm, si 
da non giungere alia scuola 
media per dirti con la mas-
«i»»o disinuoltura: * Domani 
ebbj >iu bet regalO'. Slo cor-
reggendo un compitino fatto 
nellc prime classi della me
dia unificata e avrei piace
re che tu fossl qui con me, 
per farti un'idea di dove sia
mo arrivati. Desidererei pro
prio die il partito comuni
sta, il nostro partito, si faces-
se promotore di una inchie-
sta serena e profonda su que
sta nostra porera scuolti 

Ti saluto cordialmente 

Giovanni Maria S i t U 
Bassano dei Grappa 

La lettera dell'insegnsnte 
vicentino. nel suo amaro e 
rbentito linguaggio. e un po* 
lo specchio dei tempi: il mae
stro, ii professore. non la-
\ora con fiducia nella scuo
la. pcrcb6 troppo scottato 
dall'esperienza dl quest! an
ni: c tende quindi a dram-
matizzare le difficolta e gl: 
errori. Per uscire da questa 
situazione. occone che ?ii 
insegnanti siano Interessati 
ad una concreta e valida pro. 
spettiva di rincovameoto e 
quindi siano Impegnatl nei'a 
lotta che e sorgente di ra-
gionata fiducia. 

Quanto alia questlooe spc-
cifica. 1'esperimeato ferrare-
se ci sembra ispirato »i un 
r.otevole Ieggerczza: nel mo
menlo in cui si maaifest.1 
sempre p.ii gravemente 1 in-
sutfic:enza programmatica 
della scuola pnmaria sul pis-
no cuiturale e su quello spr-
eiLco dello s'esso apprend.-
mento della lingua materna. 
sarebbe assurdo introdurre 
lo studio del francese o de.-
1 inglese. come se si trattasse 
di un facile g.uoco 

In mento alia proposta del 
letiore. oceorre dire cne .1 
nostro partito e irr.pegna'.o 
ben ?1 di ia che sul terrer.o 
deirmchicsirf: da an:u si bat-
te per una riforma cenu-
crat.ca cd orgar.ica delia 
scaoia Con que;:o non s. 
v uol negaro la valid'.ta delle 
•.nch.este. soprattutTo in f:^i-
z.o c .iperr.tixa: ma priehc 
-» nr- l,r, troppo u( *e le con-
l.zi. n: di gra\e arretratezza 
*•]'.. .-'.. >.\T attuale. ssreb^e-
."i. [. ,i .̂: !. d e l e ir,dii;.n". 
'I'eciiiehe. m dirctro rapporto 
eon una ;.roepcttiva estacrcta 
ci nsaovameot*. 
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