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»opo il rinvio delle leggi 
ulla scuola obbligatoria 

giunti 
al caos 

La legislatura non deve concludersi senza che 

siano approvate le leggi sull'istituzione delict 

scuola obbligatoria, sulla scuola materna stata-

le, sugli stati giuridici e sul personate degli atenei 

Ancora una volta il S e -
Inato ha rinviato, nonostan-
te l 'opposizione del grup-

Ipo comunista, Pesame dei 
d isegni di l egge sull ' ist i 
tuz ione della scuola obbli
gatoria. Non e il caso di 
indicare l'inconsistenza e 
l a pretestuosita degli ar-
goment i con i quali da 
parte democrist iana si e 
t enta to di giustiflcare il 

I r inv io e ad esso ci si 6 
(rassegnati da parte dei 
senatori social ist i: la pre-
sentaz ione , ad esempio, 
di nuovi emendament i go-
v e f n a t i v i ! Si dice solo che 
d a v v e r o ad ogni mutar di 
min i s tro , la DC muta sen-
tenza e or ientamcnto su 
q u e s t o del icato problema: 
da Medici a Bosco, da B o -
sco a Gui, tanti ministri , 
t a n t i progett i ! In effetti le 
d u e proposte, quel la del 
g o v e r n o e quel la dei sena
tori comunist i , l e relazio-
n i di maggioranza e di m i -
noranza sono all 'ordine del 
g iorno da piu di un anno, 
e i l fat to preoccupante e 
g r a v e fe c h e non so lo per 
il pross imo anno scolasti-
co cont inuera cosl il d e -
precabi le stato di confusio-
n e e di incertezza creato 
d a l frettoloso at t iv i smo e 
da l la inett i tudine dei mi
nistr i democrist iani . E' no
t e infatti , che per i ra-
gazzi dagli 11 ai 14 anni 
es i s tono cramai ben quat-
t ro o c inque tipi di scuo
l a : la media , l 'avviamento, 
quel la d'arte, quel la pos t -
e lementare e inf ine qticl-
ja < sper imentale >, sorta e 
svi luppatasi in quest i u l -

litimi anni senza alcuna ba
se giuridica. Altro che pi o-

fcesso di unif icazione del la 
[Scuola di base! S i a m o giun-
fti al caos, ed ora Ton. Gui 
con irresponsabil ita ancor 
p i u grave di quel la del 

[sen. Bosco, faci le crea to -
re del la « s p e r i m e n t a l e » , 

.propone di sbarrare ai ra-
Igazzi che hanno frequen-
ftato questa media unitaria, 
Isenza latino, la v ia del g i n -

las io! 

Soltanfo 
un alibi 

Ma il peggio 6 che il 
Inuovo r invio fa ormai cor-
Irere il rischio c h e n e m m e -
Ino per il 1963-64 si g iunga 
l a l l a definizione del pro-
[blema. Certo, la maggio-
Iranza governat iva non ha 
Imancato di affermare c h e 
l l a l egge sara discussa i m -
Imediatamente dopo la pau-
Isa es t iva; certo, Ton. Gui 
Iha ribadito l ' impegno del 
Igoverno perche la l egge 

possa essere operantc per 
l'autunno del '63 ed ha 
anche pregato il Senato, 
con sotti le ipocrisia, ma 
con abile preveggenza per 
il gioco del le responsabi-
lita, di voler essere so l le -
cito! Ma come sfuggire al-
l ' impressione che varato lo 
« stralcio tr iennale>, crea-
to 1'alibi della « Comrnis-
sione di indagine » 1'attua-
le maggioranza governati
va non abbia alcuna fret-
ta di impegnarsi in prov-
vedimenti di reale rifor
ma degli ordinamenti e 
degli indiri /zi delln scuolnV 

Gli stati 
giuridici 

A settembre, si su, il 
Parlamento dovra condtir-
re avanti lottando contro 
il tempo, oltre che con
tro le resistenze ostruzio-
nist iche del le destre e le 
csitazioni del la stessa DC, 
una serie di soluzioni le
gis lat ive di grande ri l ievo 
politico (nazionalizzazione 
dell 'energia elettrica, re-
g ione Friuli-Venezia Giu-
lia, leggi per le altre re-
gioni ordinarie, question! 
agrarie, e c c ) ; e per la stes
sa scuola quanti non sono 
gli impegni che si dice da 
parte della maggioranza 
di vo ler mantci iere e che 
in effetti dovrebbcro e s 
sere assolutamente assoItiV 
Kcco: la scuola obbligato
ria, la scuola materna s ta-
tale, gli stati giuridici de
gli insegnanti , il nuovo 
trattamento economico dei 
maestri e dei professori; e 
ancora lo sv i luppo della 

.ricerca scientifica e la 
riorganizzazione del CNR, 
la necessaria regolamenta-
zione della istruzione pro-
fessionalc. una qualche 
decis ione in meri to ai pro-
blemi del le universita, e 
in particolare a quel lo del
le nuove universita. que l 
le promesse con leggerez-
za dai governi democri
stiani (Calabria) e quel le 
che dJsordinntamente ven-
gono- sorgendo per inizia-
t ive locali (Abruzzi , ecc . ) ! 
Ma quale e in realta lo 
stato attuale di questo 
complesso di provvedi-
menti? 

Della scuola obbligatoria 
si e detto. La legge per la 
scuola materna statale che 
avrebbe dovuto essere pre-
sentata al Parlamento in 
concomitanza della appro-
vazione del lo « stralcio >, 
non e stata ancora defi
nite nemmeno dal Consi-
gl io dei ministri , perche il 
testo preparato daH'onore-

schede 

Nosdta e morte 
di un piano 

La Nuova Italia ha pub-
blicato nella Collana « Onen-
taroentl- il testo della rela-
zione di minoranza per il 
piano decennale della scuola 
presentata alia Camera del 
fieputati fl 23 maggio 1961 
(Tristano Codlsnola. Nasclta 
e morte di un piano, pagg. 
410, lire 2500). Il testo — 
gia ooto almeno nelle sue 
parti essenzlall — e stato ar-
Ticchlto dall'autore. che fu 
anche II relatore alia Came
ra. di numerose note aRgior-
native ed esplieative. con 
una appendlce dei principal! 
document! (prevalentcmente 
parlamentari). . 

n suo valore intnmeco — 
oltre che per lo studio che 
in awen ire si occupera d» 
problem! e di politics sco-
fastica — non e dnto solo 
dalla ricchezza della arco-
mentazione che sostanzia t 
convincimenti in materia 
scolastica e pedasoslca della 
allora opporizione parlamen-
tare (socialisti e comunisti). 
ma dalla possiblle vennra 
che di essi pu6 essere faita 
oggi dopo. ciofc. che si e 
lormata una nuova mass-.o-
ranza di centro-sinistra di 
cui la parte anche il partito 
socialista ieri oppositore. La 
relazione di minoranza co
me si ricorder'". a ondava la 
sua analisi nelle radici sto-
riche della insuflicienia di 
ideali e di contenuti della 
scuola italiana e ne eoglie-
va 11 fllo condmlore che dal 
tempi della mas;na carta Ca-
sati alle ultimc riforme dei 
mlatetri Medici e Boico. ha 

confermato la vocazione rea-
zionaria della classe dirigen-
te italiana sia stata es*a li
berate o cattolica. 

II documento di minoran
za si richiamava alia Costi-
tuzione clusa dai governi de
mocristiani in moltl settori. 
ma addirittura umilinta in 
quello della ficuola 

Dl questa drammatica real
ta che non e certo mutata 
in sel o sette mesi si rende 
conto lo stcsso autore se nel
la prefazione, aggiornata. 
sente il bisoano di osserva-
re che • Je possibilita di ri-
lorni clerical! non sono escln-
se: anzi sono probabilt pro-
prio in Q'tcsto settorc. Ma 
la spinta popolare e la con-
$jpecolez:a democrailca han
no eonsemito una farorero-
le conclusione della baifn-
alia contro il piano decen
nale. non s! vede perche non 
dorrebbero valerc. opportu-
namente stimolate ed indiri^-
zate. a dare uno sboceo aper-
tamente democratico all'lnte-
ro problemo delta scuola in-

< torno al quale si \)lnoca il 
futiiro del nostro paese •. 

Ma si p«t> dire che lo stral
cio trienn.ile proposto dal 
Ministro Gui <e purtroppo 
accettato dai partiti della 
magaloranza) e la stessa con
clusione della agitazione de-
ijli insegnanti. si muovano 
nel solco delle speranze e-
spresse. con indubbia serieta 
democratica. dall'autore? A 
noi, Irancamcnte. non sembra. 

vole Gui era, a quanto si 
dice, tanto « clericale >, da 
non poter avece il consen-
so degli alleati laicj delta 
DC! Degl i stati giuridici si 
occupa per ridurli ad unn 
legge unica per professori 
e maestri — ed 6 una sce l -
ta giusta e opportuna — 
un comitato della commis-
sione istruzione della Ca
mera, ma si tratta di un 
lavoro complesso che ri-
chiedera certo un tempo 
notcvole. Dei migl ioramen-
ti che gli insegnanti hanno 
rivendicato e in pni le ot-
tentito con la grande lotta 
dei mesi scorsi non si 6 
ancora discusso in sede 
parlnmentnre. e pare anzi 
che per il n iomenlo non se 
ne fnccia nulla perch6 e 
ancora cln risolvere il pro
blema della copertura (1-
nanziiiria c cosi per tutto 
il rcsto si attende, si s tu-
dia, si rinvia Intanlo ri-
schiann di nndare avanti 
solo (piei provverlimenti 
che nel l inguaggio parla-
mentare si usa deflnire 
< l egg inc>: soluzioni prov-
visorie, parziali, a favore 
di interessi corporativi, 
talvolta personali , in cui 
sono maestri i parlamenta-
ri democristiani, soprattut-
to qtiando si profila una 
compel iz ione elettorale. 

Due passi 
indietro 

D'altia parte se dalla 
considerazione del metoclo 
v del ritmo, deludenti e 
preoccupanti, con cui il 
governo e la maggioranza 
<li centro-sinistra affronta-
no gli impegni programma-
tici relativj alia scuola. si 
passa ad esaminare la so-
stanza politica del le solu
zioni, il giudizio d e v e d i -
venire ancora piu s e v e r e 
Si veda come esempio piit 
recente e fin troppo s i -
guificativo la posizione 
presa con una serie di nuo
vi emendamenti dal m i n i 
stro Gui sul tema della 
scuola obbligatoria. II mi
nistro ripropone in sostan-
za con r insegnamento del 
latino, facoltativo si, ma di-
scriminante per il pussag-
yio dalla scuola media al 
licco classico niente altro 
che la tradizionale d iv i -
sione classista nella istru
zione di base! Un passo 
avanti e due indietro: la 
DC dopo avere faticosa-
mente riconosciuto la ne-
cessilu di una scuola uni
ca per i ragazzi dagli 11 
ai 14 anni e aver fatto mo
st i a di intendere I'assur-
do e la inattualita del l ' in-
seguamento del latino nel
la scuola media, rimette 
ora in contestazione con 
Gui le pur t imide, e certo 
contraddittorie c ambigue , 
concessioni fatte con B o 
sco ad una piu moderna e 
razionale impostazione del-
ristruzione di base. 

La scuola — prolesson , 
alunni e fani ighe — ha 
fino a questo momento pa-
gato il prezzo pesante de l 
le csitazioni e del contra-
sto interno del la DC Ira i 
difensori incalliti , da una 
parte, di un ordinamento 
c di un programma peda-
gogicn e culturale del la 
scuola di base, che non 
reggono piu di frontc alia 
realta e ai bisogni delta 
societa d'oggi, e i novato-
ri dalTaltra p a n e , iucapaci 
di definire un moderno e 
vahdo asse ideale e cul
turale, un nuovo schema 
unitario pet la scuola dei 
ragazzi dai 6 ai 14 anni. 

A questo punto la deci
sione del Senato e gli e-
mendamenti delTon. Gui 
minacciano di riportare 
tutto in al to mare. Ma a 
questo punto d e v e anche 
essere chiaro (per noi co
munisti e c h i a n s s i m o ) per 
i partiti che fanno parte o 
appoggiano il governo di 
centro-sinistra che questa 
legislatura non puo conclu
dersi senza che s iano ap
provate a lmeno le leggi 
sulla scuola obbligatoria. 
sulla scuola materna sta
tale, sugli stati giuridici, 
sul pcrsonale universitario. 
E non tanto perche su que-
sto metro si misurera an
che il nuovo «corso po
litico >, ma soprattutto 
perche altri rinvii non pos-
sono essere sopportati dal 
la nostra scuola, e non deb-
bono percid essere tolle-

la scuola 

g. I. 

Nel cuore di Firenze una repubblica di giovanissimi cittadini 

La scuola-citta Pestalozzi 

Una seduta della Giunta: assiste la direttrice 

risposte ai lettori 

rati. 

Alessandro Natt« 

Un posto 
al sole 

Caro dirctlore. 
mi trovo att i ialmeute in 

ferie nel la provincia di 
Siana ed ho occasione di 
seguire nei suoi studi una 
mia nipotina. 

Ho perci6 dalo una scor-
sa ai suoi libri di testo c 
mi sono soflermato sti 
quanto inscgna della storia 
d'ltalia « II Mulino > (su>-
sidiario per la V classe ele-
inentare F.lli P a b b n edi
tor! - 1961). 

Due punti hanno do|or«»-
samente colpito la mia at-
tenzione: 
1) Giusnftca^jone d««I/.i 
auerra libica 

€ Numerosi italiani lur«>-
no costretti a lasciare ia 
loro terra e ad emigrate 
in cerca di lavoro in Pae^i 
piu ricchi. dove molto 
spesso pero dovevano v i 
vere in condizioni assai di 
sagiate. II Governo deci>o 
allora di riprendere la e-
spansione coioniale m 
Africa ». 
2) Eloqi o Mussolini. 

a) « Ben presto Mus>o-
lini mstaura una dittaturn. 
toghendo ogni liberta ai 
ciilaiiini Eg!i pero. cerca 
di risanare la situazione 
econonnca dell'Italia pio-
muovondo opere pubbliche 
per dar lavoro ai dis iv 
cupaii >. 

b) « Dal 1870 i Papi era-
ni in dissidio con il Go
verno italiano. Mussolini 
i;iio/e por fine a cid e I'll 
febbrio 1920 stipula con la 
Santa Sede un patto con 
cui si riconosce la sovra-
nita dei papi sul la Citta 
del Vatlcano ». 

c ) « La popolazione e in 
continuo aumento: occorre 
una nuova terra che possa 
os pi tare chi non riesce a 

trovare lavoro in Patria. 
Ccisi. nel 1935. Mussolini 
nprende I'espansione in 
Africa >. 

Ogni commento nsulte-
rebbe .superlluo. Con i piii 
cordiali salmi. 

Lettera firmata A/ino... 
(S i ena) 

La crisi 
della scuola 

Caro d i r e t r o i c 
nel conc lude!e il dibrft-

l ito al Senato sul bilancio 
della P.I. il ministro Gui 
ha affermaio che non bi-
M»gna parlaic Ji cn>i del
la scuola. ni.i .il mo\ i :ne i i -
lo accelerain. di ti . ipasso 
tla un voi fhi , . .ul un UNO 
vo e*.lUlll!)i s... inu^'i l;.i-
vajzho diaiD>lii-:cl)l'«: i.i 
validita OCIKJ p o l i t u a «ki 
Ir.iscor^o dsvennio, u-;i 
dente al super.unento delle 
.-iiuazioiu oconomichc e 
M>eiali che a l tmeiuaiw i! 
lemmioiic ^IfilVvasi.-i.t-
deH'obliliuo ^•nl.iMui' t-
ralflus-ti -iui;l:l>:.«Io vc:~o 
iili studi ii;i).r,ii-',i>-i «> orn'l-
li leeniei' -. ieni«n». Mi 
>enibra a^Minlo *:lie pro-
pr:o d m.n>t fo della P I 
neglu i\«->.-teu/^ di una 
^nsi della -*-ti.'»I.* »n»a:iilo 
ilovrebbe co:ii>-ee;e ;mi di 
ogni a l t io il ^:.ive ^'..ito di 
.iriotratoz/.i ::i cm ver<a 
I'lstru^iono pubblica. 

Non mi riMilta che I'L'm 
fd abbia commentato la di 
chiarazione ilel ministro 
vorrei quindi conoscere ii 
pa re re del nostro ciornale 

Cordiali Tahiti 
FRANCKSi'O Dl M A U K u 

Napoli 

11 ministro Gut cvuieu-
tcmenie 1a dt oqm erba 
un fascio o rncplio Mm In 
acqua al mulino democri-
stiano. £ ' tndt^culibilc c/ic 

I« sciiotu rtdhnun ntfraoer-
sa oggi il momento piu acu-
to e forse risolutivo di 
una sua crisi secolarc; 
questo momento si com-
ponc di un spinta positica 
e di una realta negativa. 
La prima e\ data dall'espan-
<iotir progressiva della 
(tcntr die stndia. Non solo 
<!ndia sempre pin qente. 
ma si va proaressirnmen-
te trasformando la popo
lazione scolastica, nel sen-
<n che le classi popolnri 
ri sono oggi pin rappre-
<entate di ieri. anche se in 
IWMIO del tutto sproporzio-
'intn alia vresenzn vivo nel 
tuiese. 

Questo r cnviuvque un 
fenomrno pn.tifi!-«•>. malqra-
do le vottnlgie di chi Tim-
mange i tempi * 'n cui *i 
itudiava meglto * e che. 
tra parenTesi. non sono mai 
.'ci^rifr T»iffnr»<7 n'i fron-
*e <; t}iir<irt <n'ntn jiit-tim 
v-'i? I'arretratczzn attuale 
di'lla «.':i(>rn itnl'ann nc-
a'l edi'ici. nelle attrezza-
ture. nelle slrutture. net 
proarammi. nei metodi. V'm 
'••a che In svinla si In pri'i 
f'lrte lo rr'.ti <i fa piu net-
tii. ma int'cmc <> fa *em-
pre v'ii strnda I'es'we.nza 
<i< linn rifnrrtin dernocrnti-
i\7. oro"7i''"<~i .' rjeneralc. 
t}!icl!n rifor-nn rhe la pO-
r"»:,-/» tlrn-ricrifiinnrt '''7 nel 
ivix»ii'ii ilrcennin trrnpnlo-
?,i<"rni,- .'• -'nt-i e ''•' m i lo 
, ' ( • > ' , , ! ,"'»)>>'F*r> fl'lj T70D 

nnrlr vrrt^rcntl i '*7*"frrr 
.-ii rf- u !> n,iturnle IraOatSO 
• I ^ »n* »-,'rr,'»o n un nuoro 
riV'ihhrm In realta ongi 
t'esiqeiiza e tanto forte per 
le eondizioni ob'tcttire e 
per la maturata co*cienza 
del paese che la ri forma 
<i tmpone. La scuola t 
quindi in grave crisi. ma U 
morimento gencrale del 
oaese non potrd non invc-
stirla. 

Alia fine del 1944, dopo la fuga dei 
tedeschi e la l iberazione da parte dei 
partigiani e degl i al leati , in Firenze 
distrutta regnavano la fame e la mise-
ria. Ma l'ondata di entus iasmo appor-
tata dalla l iberty faceva affrontare di 
slancio i gravi problemi di quel perio-
do: la ricostruzione del paese e di una 
coscienza nazionale . 

In quel fervore di iniziat ive brilld 
per energia e preveggenza l'opera di 
un uomo c h e mirava al l 'avvenire, cer-
cando di r innovare al ia radice 1'umn-
nita; Ernesto Codignola. 

Egli era convinto che si educa l'uomo 
nuovo nel g iovane e si propose quindi 
di formare il popolo futuro, i l luminan-
do ed aiutaudo i fanciulli che erano 

piu di ogni altro v i t t ime della guerra 
non ancora cessata. La fondazione di 
Scuola-Citta Pestalozzi ebbe appunto 
questo scopo: < I bambini di coloro che 
gia prima erano poveri, e che cerca - ' 

. vano di sopravvivere adattandosi a la-
vori di ogni genere. s tavano. vestit i di 
cenci e infreddoliti , agli angoli del le 
strade; chiedevano l 'elemosina ai sol-
dati alleati . pul ivano loro le scarpe. r u - ; 
bavano loro i portafogli con I'abilita •* 
della gazza. o facevano i lenoni per le 
madri o le sorel le maggiori con inge-
nua spudoratezza. La Scuola-Cit ta ha 
fatto di questi bambini dei cittadini > 
(dalla test imonianza di Ingeborg Gua-
dagna contenuta nel vo lume: La S c u o 
la-Citta Pestalozzi di Ernesto e Maria 
Codignola, La Nuova Italia, pag. 14a). 

Qual e la sua struttura 
Chi entra a Scuola-Cittti Pestalozzi, in 

via San Giuseppe 9, ha appunto Vim. 
pressione di trovarsi in una repubblica 
composta da giovanissimi cittadini, tra i 
quali si muovono nlcnni "grandi", i 
quali perd, alia prima occasione, si ri-
uclano come le cnergiche guide di 
quella fervida attivita sociale. E' una 
organizzazione di giovani che funziona 
dopo che alcuni adulti tlluminati I'han-
no messa in moto e sotto il loro silen-
zioso controllo. E questo valga a di-
sperdere sin dall'inizio il sospetto che 
si trattj di una "anarchia" giovanile, 
sospetto invero frequente, specie IJI 
chi, come noi. e abituato al tono an-
toritario del rapporto tra insepnantc 
e ragazzi. 

Varrd a dare Video di questa < demo. 
crazia guidata* qualche cenno sulla 
struttura della scuola e sul suo fun-
zionamento. 

Essa e, anzitutto, una scuola u pieno 
orario, dalle 8 e 30 alle 17 circa; gli 
studenti vi pranzano e dopo le lezioni 
regolarl della mattina, nel pomeriggio 
fanno attivita di doposcuola vero e 
proprio, oppure attivita di carattere ri-
creativo, lavorativo, espressivo, so
ciale. 

In tutto sono circa 130 ragazzi, sud-
divisl in 8 classi, le 5 del ciclo elemen-
tare c 3 postelementari. Ogni classe ha 
due insecrnantt, in quanto alcuni mae. 
stri insegnano di mattina, altri guida-
no e sorvegliano i ragazzi nel pome

riggio. Altri insegnanti, libt*ri da una 
funzione docente specified, sono asse-
gnati ad attivitd comuni, come quella 
della bibliotcca, della cucina. dell'assi-
stenza psicologica <? sociale degli stu
denti. 

Due volte all'anno ; ragazzi, dopo la 
designazione dei candidati ed una bre. 
ve campagna di propaganda elettorale. 
eleggono i propri rappresentanti che 
formeranno la Giunta, composta dal-
Vassessore alle finanze. alia ricreazione. 
all'igiene, alia cultura ecc. ed i aiudici 
della Corte d'Onore. 

Siccome non ho visitato la scuola in 
periodo d'elezioni non ho potuto assi-
stere alia campagna elettorale; ho aim-
to pero la fortuna di capitare in un 
giorno in cui e'era la seduta delta Cor
te d'Onore e mi e, quindi, stato possi
bile assistere al piurftzio di Piero e di 
altri ragazzi, accusati di aver saccheg. 
giato U susino del giardino. 

Maurizio, il Presidente della Corte, 
era un ragazzo colpito da paralisi, in 

. cui colpiva il contrasto tra il parlare 
farfugliato ed il lucido pens iero: a ve-

dcrlo ho pensato che in altre scuole sa-
rebbe stato tsolato come "minorato" e 
It, invece, se ve tentava con coraggio il 
recupero sociale. Gli erano accanto 
due giudici bambini e insieme condan-
narono alia sospensione della ricreazio
ne per una settimana i colpeuol i , tra 
cui spiccavano le facce intrepide e sor-
ridenti di due imperturbabili "ladri". 

I suoi giovani cittadini 
Ch; sono i ragazzi di Scuola-Citta? 

t" intcressante dare una risposta, an
che se approssimativa, a questa do-
ruanda, per auere un'idea delle diQi-
colta incontrate in una istituzione del 
genere, con scopi educntivi originali ed 
clevati. 

Per la maggior parte sono ragazzi 
del popolare quartiere di S. Croce. op-
pure. orfani o ricoverati dl un vicino 
collegia comunale, e so lo alcuni sono 
figli di intellettuali o di borqhesia 
progressiva. 

II maestro Andrcotti, che m'ha gui. 
dato nella tnstta, mi parlava della ric
chezza di rapportl che si stabiliscono 
tra giovani di cosi diversa estrazione 
sociale e del valore formativo che ha 
per essi lo scambio delle rispettive 
csperienze. Ma questo e un aspetto sc-
condario, anche se interessante, della 
situazione: la osservazione principale 
da fare e che, dato il tipo prevalente 
da ragazzi frequentanti e data anche 
Voccasione storica da cu; nacque Scuo

la-Citta, il suo compilo prevalente mi 
sembra sia stato, e sia tuttora, soprat
tutto di carattere formativo ed, educa. 
tivo. intendendo formazione ed educa-
zionc nel senso di un costume morale 
e sociale rinnovato. 

Questo infatti fu pcr il fondatore il 
problema piu urgente e grave nella 
Firenze del 1944.' Questa continua ad 
essere la preoccupazione piu assillante 
per gli attnali dirigenti e docenti della 
scuola, i quali si vedono di fronte mol
to spesso giovanj che provengono da 
strati di sottoproletariato urbano, orfa
ni o figli naturati. Inserlre questi ra
gazzi in una comunitd disciplinata, de
mocratica c operosa, per riconquisfarli 
allri civiltd ed alia sociefd, e stato ed e. 
effcttivamente, il compito piu urgente 
c la funzione piu meritoria di Scuola. 
Citta. In questa ritrovata famiglia, in
fatti, essi hanno modo dl r istobiltre un 
equtl ibrio flfjettiuo e conoscono forse 
per la prima volta la consolazione e la 
sicurezza che il collaborare con gli al-
tr; da al cuorc dcll'uomo. 

Attivismo e monopoli 
Tuttavia la pnorita di talc scelta ha 

contribuito a lasciare in ombra altre 
csigenze che costituiscono delle fmaVt-
ta non meno valide nell'opera edncati-
va. Mi rifcrisco soprattutto al fine di 
una formazione culturale organica e di 
un indirizzo civile siciiro che mi sem-
hrano irrinunciabili per chi, oltre agli 
scopi umanitari immedJoii . si ponga la 
prospettiva della nascita di un uomo 
nuovo in una societa rinnovata. La stes. 
sa introduzione dei metodi attici. del 
rcsto. <rc Fin avuto la reale funzione di 
favorire tin primo contatto qioioso di 
quei aiovnni cot mondo della cultura e 
d> scmaliere Vautoritarismo tradizio
nale dsi rapporti tra inseananti ed al-
lievi. d'altra parte ha pern contribuito 
n indcbolire Vassimiliazione culturale 
vera e propria ed a ritardnre la forma
zione di capactta di sintesi e di una 
rnncezione razionale e pronrcaira del 
mondo 

Questi diletti, pur nella parzialitA 
delle inmre<s>oni riportale nella rapitla 
risita. mi <embrnnn npgctt'ramente >»-
diridunbih. e de\ resto anche 'fi volu
me o ;n citato si nennntec c*<cr rtvn 
nella scuola « •• 'n vreoccupazione di 
dare a quc<ii hnmlfii la pn^oh'Ula >li 
trocar*) prnnli o,i r.tlmritnre i pmblc. 
mi della >-ita preparati ,j nrsr'n nella 
moderna *oc°ela. put che 10 nrenccupa 
zmne dt rimpmzarli dt molte mi.-mm r 
iL do che cnmunenicntc i"rn de'fn - j 
ocrc » (pao lSfli Sj can:--ce p^i chiuru 
menle che. oltre a rifninre it <nperc 
nozianistico ed erudito, N! tende n met-
tere in ombra il sapere tout court. c>. 
me patrimonto culturale orpanico dea't 
uomim, qiiflndo si legge piit gn't che 
« ...lo studio della storia e qeografia non 
si fa su un libro di testo. ma attraverso 
le riccrche personali dei ragazzi... » c 
che * ...bandita e la grammatica come 

studio analilico delle parti del discono 
ed evidentcmente non sono necessari 
escrcizi di a7inlisi grammaticale per 
scrivcre corretto, se a Scuola-Citta ni 
scrive bene senza Vaiuto di questi eser-
cizi > (pap. 159). 

Risulta anche qui. dunque. una nc-
centuazione praticistica a scapito del-
Vaspetto tcorico dcll'apprcndimento. il 
quale, inoltre. appare disqregato e oc
casional p'nttosto che convalidato dal-
I'inscrirsi nel quadro di un patnmonio 
culturale slorico d» valore oggettivo. 

Ma questi difctti. to credo. $i faranno 
tanto p'j'i palesi e grari nella misnra in 
cui evolvera il processo di sviluppo del. 
la societa nazionale. Man mnno cioe 
che ci si allnntana dalle condizion, del 
1944 e del 1962. man mano che la socie
ta borqhese procede. pur stentntamente, 
dn un capitalismo recchio tipo al nco-
capitalismo. ri<nltera sorpassata l'ope
ra di chi si occupi prcvalcntemenle di 
as*'*fcnzn materia'e e di formazione 
H'lr'j.'c c apparird invece sempre pn't 
necc*<arm in,a i*iruzionc tenrica com-
pletn cij nrrnnica die miri n formare 
'inn concez'one rnz'onale e nroarcs*irn 

•\'trinicnti. V carattere tntuit'rn e 
r,7p»,i(f<r>> r'r.''*/7pprenrf,TT7*»Fifo pot rebbe 
•uini'f'f ran'eme InroTTe • ̂  rmnra !<v,a 
l> n/ili'i,-n ciili>irale de- rnnnnpnh c' e 
n>:ri7»jii n''a 'li,T»i-'<>>,r» ,/• mm cil'iire. 
'l'iorccn,a r 'I'f^iccinnta enmc C<m-
.H?-o>ic per iir.> •»'rnrn:-m,c tntnle ae1. 
' n ' l i ' i n ni' l <n'fva 

F.' a fjnc<it comp'ti stnnei nuovt che 
i.'ihicazmnc nnri puo tottrarsi: e sul 
tcrrenn di quc<ta moderna prohtemaf-
ca che ogm pedagooia. e specie quella 
dcU'atlivismo che e una delle piu avan-
zatc. dovra misurarsi. 

Luciano Biancatelli 


