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]BA: i risultati 

\lla «campagna 

alfabetinaiio-

» lanciata da 

regime che gli 

micani vofeva-

rovesciare: in 

anno il numero 

\gli analtabeti e 

\eso da 979.207 

a 271.995 

fn esempio di come una 
nosa direzione polili-
wssa risolvcrc rapida-
itc ed efjicacemcntc 
n problemi sociali, ci 

\ffcrto da Cuba, il cm 
\crno rivolnzionario ha 
:iato tina campagna di 
ibclizzazione die in un 
la (1961) ha ridotto gli 
llfabeti da 979.207 a 
1995, su una popolazio-
ldi circa 7 milioni di 
fanti. 

modi per arrivare a 
\sto importante risulta-
sono stati due: poten-

fr c migliorare ta scuo-
pa csistentc. rlnnovan-
\e i programmi e lo 
fito cducatlvo c am-
indo le sue strutture e 
\ezzaturc; proclamare 

grande campagna di 
isionc dcU'istrttzione 

liquidarc I'lpnoranza 
\l pregiudizio, special-
ite nei luoghi piit lon-

e impervl (campa-
monxi. ecc.) dove 

poteva giungere I'opc-
della scuola tradizio-

La struttura 
trganizzativa 

fer il primo punto, t'au-
ito dei jondl per I'istru-

le dagli 89 milioni di pe-
di prima dclln Rivo-

\ionc (1958) ai 270 di 
)i ha rcso possibile, per 
?nsonanza Primaria. nu-

\ntare le aule da 15.000 
28.000 e gli scolari da 

t.000 a 1.300000: per la 
rundaria Basica. gli stu-
i(t sono passali da 27 
la a 71 mila: per la 
:uela Tecnol6gica da 
W a 19.000; per la 
:uela do Comcrcio da 8 
la a 14 mila. Inoltre bi-
jna aggiungere che In 
tola e gratuita a tutti i 

\elli e che. anzl. dei 105 
\la studenti complessivi 

scQuono I corsi secon-
\, ben 72 mila fil 67 

cento) sono borsisti, 
be vengono allogginti, 
\tritl, curati c fomiti del 
iteriale didattico a spe-
dello Stato e spesso vi-

\no in grandi ville e al-
frphi, eX'propricta di ca-
talisti stranicri fuggiti. 

\Ma Vinlziatira pin im-
fgnativa e originate e 
ita quclla dl una vc-

campagna di alfabc-
tone, che ricorda, s\, 

iative analoghc dclln 
tola italiana (i maestri 

inerantl), ma sc ne di-
ista e per le dimensio-
quantitative molto pin 

tte € per la qualitd. la 
itura * ttesta di quetta 

\fftuione del tapere, in 
societa intensamente 

inamlca e proletiata al 
ituro, $otto Venerglco stl-
ilo dl un'autorlta recen-

*%li Hat* dalla rivoluzionc 

la scuola 

gni opera IO 
ogni 

contadino 
mo studente 

<• affermatasi per qucllo 
che facevu, non per le tra-
dizioni die poteva vanta-
r«. o per situnzioni di pri-
vilvgio cristallizzato. 

Vediamo anzitntto le 
strutture organizzative di 
questa campagna: la dire
zione ccntrale era affidata 
alln Commissionc nazio-
nale di ulfabctizzazione, 
jormata da rappresentan-
ti del ministero dell'Edu-
cazionc, delle Forze Ar-
mate, dei sindacati c di 
organizzazioni di massa 
come la Federazione delle 
donnc cubane. Vnionc dei 
giovani comunisti, Comi-
tnti di difesa della Riyo-
luzione, Federazione uni-
versitaria ecc. 

Tale Commissione col-
laborava con organismi a 
livello municipale e pro
vinciate nati appositamen-
tc con talc scopo: Consi
gn municipal} di educa-
zione e Commissioni pro-
vincinli di alfabetizza-
zionc. 

Come si vede tale strut
tura organizzativa assicn-
rava la organicitd della di
rezione ccntrale cd il con-
tributo della esperienza 
dei pruppi di base 

Quali erano i fini di 
questa Campana dc Alfa-
bctizaci6n? Oltrc alio sco
po gcncricamcnte timnni-
tario di dare le basi della 
istruzione a tutti, oltrc al
ia necesrita di soddisfarc 
alle esigenze dl una eco-
nomia rinnovata e in svi-
luppo e in parlicolarc dl 
un rapido proccsso di in-
duslrializzazionc, la fina-
llta principale, che com-
prende tuttc le altrc, c sta-
ta quella di crcare una 
larga base sociale al nuo-
vo regime, un sostegno 
popolare cosclente alia Ri
voluzionc E' stata cos) 
possibile una formazione 
accclerata di quadri poll-
tici e fecnici indigent, che 
sottitutsscro quelll com-
promesst cnl vecchio Stato 
tirannicn legato all'impe-
rialismo I'SA 

€ Politic!:za:ione » detla 
cuUurnv' Certo, ma ncl 
senso che In scuola e la 
istrnzionc snno state inte-
rcssalc al grandioso pro
ccsso di enstrnzione di una 
societd gmsia. nclla qua
le soltnnto la culture, pud 
rivelare il suo valore uma-
no universale e la sua fun-
zionc liberatrlcc. 

In qucsto quadro. Vope-
ra dell'inscgnamcnto, dif-
ficilissimn per le condi
tion! in cui si svolgeva, ho 
assunto aspcttl anchc di-
dattlcamentc originali, in-
dicativi per chl concept-
see la scuola fortementc 
legata alia vita c in que-
slo rapporto vuolc trovarc 

il criteria pedagttgico di-
rcltivo. Per esempio, il 
problema dell'<interessc» 

e della « motivazione» <"• 
stato visto su vasta scala, 
in una dimensione pnlitiea 
e storica. pin ninpia di 
quanta sianio abiluati n 
vedcre in certe esperienze 
uttivistictie. Ciae, nan si e 
eercata la motivazione su 
un pinna psicologico an-
(insta. pnramente indici-
duale e occusionale. ne ci 
si «"• contentaii di un inte-
resse Umitatn alia espe
rienza sociale dell'alunno. 
eliiusa ncl tempo e nello 
spazio. nut si e vista I'al-
fabelizzazionc. la cultura 
del popolo, il pot err rivo-
luzionario come fattori di 
un * salto » nclla staria 
nnzioualc e del mondo in-
tero Favoriti in cio anchc 
dnl fatto che ci si rivolge-
va ad adulti. e ad adulti 
laroratori, che avevano in 
se potenziali ma ancora 
inespre<sse nspirazioni ed 
cnergie. 

Casi. ncgli esercizi di 
grammatica che abbiamo 
visto in Armn nucva (fn-
scicoli iiidattici per i ro--
<ti di S e e u i m i e n t o che ban-
»n la funzionp di ront;-
nuarr c ampliare I'istru-
zione degU alfabptizado1 1 . 
cine di calnro r'i»* linnnn 
appena imparato a leggere 
e a scrtvere), hisogna de-
terminare il generc c far-
mare u pluralc di nomi 
el fusil e in n m e t m l J n d o -
rn, hisogna dire cas'e la 
i dope r . i t i va . la comis ion e 
la granja (proprictd agri-
cola statute), bisogna scri-
verc cinque nomi di mar-
tiri della rivoluzionc c M 
pacsi amici. ecc. 

Aritmetica 
e Coca-Cola 

In aritmetica bisogna ri
solvcrc p r o b l e m i sul prcz-
zo della Coca Cola prima 
c dopo la Rivoluzionc, sul 
numero delle dclcgazioni 
regionali create dal Mi
nistero del lavoro ncl 7967. 
sullc quantita della produ-
zionc aqricola nclla con-
pcrativa J u a n A b r a h a n -
!es. ecc. 

La gcografia si fa par-
lando della Reforma afira-
ria. del blocco cconomico 
statunitense e dcgli ainli 
dei pacsi sociahsti alio sv.-
luppo dcllc Industrie rta-
zionali. 

l.a sloria e quella del pc-
nodo colonmlc, della rivol-
ta, deila nascita del potc-
re popolare: «Cuba rom-
pio las e n d e n a s q u e a ta -
b a n sa s u e r t e al i m p c r i o 
n p r e s o r ; r e sca to sus r i quc -

/ a s . l e ivnu l i co su c i i l tu i i i , 
y de sp l ego su b a n d c r a so-
b e r a n a do T c r r i t o r i o L i b i e 
do A m e r i c a >. 

Nclla parte dedicata alle 
scienze, si ccrca di forma-
re una clcmcntarc coscien-
za sanitaria, di spiegare le 
leggi fisiche principali, e 
soprattutto di dare una 
istrnzionc tecnica profes-
sionale di base, alio scopo 
di aumentare la produzio-
ne agricola c industriale. 

Tale stretto legame tra 
la scuola c la vita del po
polo e rafforzato c confer-
mato nclla persona stessa 
dcgli a l f a b e t i z a d o r e s dei 
(piali sard illuminante dire 
(judicata. 

Gli a l f a b e t i z a d o r e s r r a n o 
dinvani volontari i quali, 
ron la zatna sullc spnlle. In 
lampada ad alcool e I'indi-
spensabile matcriale didat
tico (soprattutto la cartil-
la < Vonco remos > per gli 
analfabcti c il manual « Al-
fabe t i re rnos » p e r guidarc 
i maestri). perenrsera ncl 
19C1 tutta I'istda di Cuba. 
aniiifiendn nei centri aari-
coli piu spcrdttti. tra i fm-
s-rfii r sullc montagne Fu-
rnnn in tntto 275.000. tra 
cui 104 000 ttudenti dclln 
H i m n d a C u n r a d o Hcn i t e / 
(dal nome di un maestri 
morto per la Rivoluzionc). 
75 000 operai (obrcros) del
la Rriirada P a t r i a o M u e r t o . 
727 000 delta Hrisada Pe-
pular c 35 000 tra maestri 
e protcssori. Su 979.207 
analfabcti. soprattutto enn-
tndin't ( c a m p e s i n o s ) , cssi 
riuscirono ad inscgnare a 
leggere o a scrivere a 
707.212 cittadini. Un con-
trallo rigoroso di qucsti ri
sultati e stato possibile 
pcrche ogni analfabcta c:l 
opni insegnantc avevano 
una scheda personate ed 
inoltre il progrcsso del la
voro era registrato con 
rapporti scttimanali c con 
trc prove: inizialc, inter
media c finale. 

Quest'ultima, che test'.-
moniava la conquista del-
I'alfabeto a livello elemen-
tare, consisteva: 1) nello 
scrivere nome. cognomc c 
indirizzo; 2) ncl leggere: 
« El Gobicrno Rcvotuciona 
rio quicre convertir a Cu
ba en un pais industrializa-
do. Sc crcardn muchas in-
dustrias. Trabajardn mu-
chos obrcros... >; 3) ncl ri-
spondcre a qucstc doman-
dc: € Que quicre el Gobicr
no Rcvolucionario? Que" se 
crcard? Que beneficios sc 
obtendrdn? »; 4) nell'ese-
guirc il dcttato delle frasi 
lette su Tiferite; S) nello 
scrivere a Fidel Castro una 
tcltcra in cut I ' a l f abe t i zado 

i;/; i-imicoHt'U',ii successa 
dei suai sforzi, gli confida 
i .suai pensieri e • le sue 
speranze. > 

Fidel Castro ha camere 
interc coi nuiri tappezzati 
da qucstc cotnmoventi let-
tere. ! 

Certo. e inncgabile che 
tl livello culturate di que
sta alfabetizzazionc e mol
to basso e che il proeesso 
didattico. per alcuni vcrsi. 
si e svolta in modi che ta-
luno potrebbe definirc *ca-
techistici v Ma era possi
bile ottencre di piu duali 
analfabcti cubani? E cosi 
rapidamente? E quel dog-
mutisma nan «> scrvito a 
chiamare il popolo ad una 
attiva partecipazione alia 
vita della Stato? Ev'ulen-
temente I'urgenza politica 
non j)Ofrra nan fnrzarc la 
matin a con*.idcrazinni me-
tadolapichc 

II rapporto 
personate 

Per alln vcrsi. del rcslit. 
bisogna rtctnosccrc die si 
c ecrcato di stabilire coi 
dirigenti poM(tci un cor-
diale rapporto persona'c 
die ha eonfnbuitO a tnoti-
vare p^icnlnalcamentc '" 
•.tmlm cd tm messo in can-
tatto lieiuttcrntica pli umi-
li e i governanti. rispov-
dendo alia naturale espan-
iir'ria nninnn del papain 
cuhnna 

Anchc rl hivoro dcgli al-
i.ibpti7«idort»s ha avuto gli 
stessi carattcri: cssi vivc-
vano c lavaravana tnsiemc 
ar confadtnt e ncllc arc 1;-
bere leggcrana pocste c 
racconti nroluzionari, op-
pure, su rozzi banchi. con 
lavagr.e «/i fortuna, tnsc-
gnavano a tracctare le pri
me lettere. Inoltre, essenda 
molto numerosi (crane 275 
mila e pcrcta il loro rap
porto numenco cogli anal
fabcti era di circa 1 a 4), 
I'insegnamcnio si svolgeva 
nclla iiimasfera rit un rap
porto mduidiializzato. ami-
chcvole. 

E' stata ccrtamentc una 
opera natevolc, dal punto 
di v.sta della volonta c 
dell'orgamzzazione politica 
came da qucllo didattico e 
culturale, e si e svolta in 
una atmosfera umana ric-
ca di orgoglio c di speran
ze. Uommi che S'no al 
1959 erano gli < csclusi », 
la cut parfe, per dtrla col 
Manzom, era solo « scrvire 
e taccr >, hanno oggi ac-
quistato coseienza di se c 
iavorano duramentc per 
potcr da soli costruirc la 
loro vita c la loro storia. 

Luciano Biancatelli 
(da € Riforma della scuola) 

Cautele e diffidenze di una deludente assemblea 

II Congresso 
dell' Associazione 

pedagogica 
Si e svolto :i Mil.ino. ncl 

Kiorni scor.<!. il tradizlonulo 
cori4ro?.--(i dflla At-.oci.iziouc 
pednjjoRifa italiniKi, il piu 
nolo sc MOD il jjiu vivo la-
tluno di sjjt'cirilisti della i n i o -
1 i II tern i friiul.mifiitali' ci i 
Sinulti c M-I//I/;/)O dc'ln co-
miirii(i). cd avrebbi- jjotiito 
SUSIM ta rt- un diliattito molto 
i i 'no so I'Aasoci.i/iOne non 
fo-sc orifnt.it.i \<1i-.o ro=clu-
.sioiio di omv problem.! «ul 
(|iiale non sus^i>t i nn accor-
do porfctto di opinioni Snl-
I 'argomento erano .innim/iate 
tro relii/ioni dei pioit Hor-
ijlii. Hoiuio.inm v Capitini 

I.amborto Ilornhi. 1 i cm a--
.^eri7.i. must ficnta per motlvi 
di -.altito. I colloiihi della =!to*-
•• I rorrontp laic.i non hanno 
oieduto di pomjx'ii'.ire con 
una partfcipazmno piu assi-
cilia, ha inviato un lmmo .stu
dio che «* stato ietto a pez-
H o sen/.a rihovo; e sul qua
le e diffioilo dare un g'ii-
d ' / io 

Ha tuttavia ncquistato un 
cot to risalto l i relazione del 
prof Bonmoanni. tutta ispi-
jata da '/elo oitodo.s^o, o clie 
ci ha riportato molto in-
diet ro nel tempo eon un 
contrappunto as-..u ben mo-
dulnto tra pfrson« f cornu-
niti'r 1'una con=udprntn come 
- t e rmin i ' finale--, l'altra co
me •• or^.'ino etrumontale -• 

Cl nspottavamo che qual-
cosa h piu ardito il pedauo-
ii--ita d; Genova ei dicesse 
(ju.mdo si ,"• tr.ittato di svol-
neri' un concetto aeeeim ito 
:iei miiiin.irin dell i -.ua n--
la/ione, quello eioo che era 
espre>?o con cpioste paroie-
• Il concoi^o delle perrone 
neH'operare in «'-..-.! (neil.i 
coinninti) is r:u;ionevole <5o'o 
in (piaiito non ne provenya 
dctrimento alia sostanza d'al-
cuna per-on i - Pensavamo 
che. a quo-ito punto, l'educa-
toie si sarehbe ncordato del
la urande massa di faneiulli 
che tuttora e srin^etta al de-
tenoramento della propria 
personality a cau-.a dei molti 
sopru.s- che la t tua le comu-
nita nostra, nel suo in te rne , 
eompie a loro danno E in-
vece no. II sopru^o. se mai, 
si vorifica altrove. in quelle 
socicta dove lo .sviluppo co-
munltario ha trovato le sue 
radiei in piu giusti rapport ' 
tra all uomini. La comumta. 
insomma. secondo lo ra to re . 
va nuardata con una eerta 
diffidenza; e se vuolo svilup-
par?i in modo umano d e \ e 
tenersi ferma al - nconosoi-
mento e tjuuid1 al nspet to a«-
soluto di vaiorj che non so
no di questo mondo ••: il che 
porta, naturalmente a non 
dare troppo peso ai rappor
ti sociaii ed econoniici e al
le dLScrimmnzioni che sono 
propri dl i/nwfo mondo Da 
cpieste premesse e stato fa-
c -le all 'oratore ar r ivare ad 
una difesa della scuola con-
fe-ssionale An/i . nel suo di-
scorso ha trovato posto an-
che un invito alia solitudine 
e alia contemplazione della 
natura cho confenscono uu 
tono di prande ratrmatez-
za alia vita splrituale e a\'-
vicinano alle grand* soraen-
ti della felicita umana. 

II discorso di Capitini ha 
tentato indirettamente di se
mi.ire un punto a fa \ore ilel-
la vita .sociale come elemento 
msoppnmibi le della forma
zione della personnpta Ar^o-
rnenti diventat; giJ, nel cl.-
i m del raduno. scottanti e 
(pias: iiroib.t:. ,-ono st.iti pre-
-entati nej ]oro rapporii nc-
ce.vr.in e 1O~HM Q.II e'e un.i 
scuola e e'e nn > soo.etii ar-
ticolata in v.tr.e forme: che 
tipo di scuola dobb.amo ere i-
re perche la ^ocieti si allar-
4h4 i=cmprc p.ii ntorno all i 
per-ona e la persona a r r : \ : 
a comprendere .n M- l u m a -
nita inter.i. e che tipo di 
-o.-ietA dobbiamo auspieare 
perche la scuola d:\en^a \ e -
ramente oducativa. tir.sform. 
c.oe in persona ozni indi\ .-
duo? Capitini. com'e nato, 
e per una soeieta o quindi 
per una ecuol^ fonds'.e eiii 
r.spetto c fiui.a to'.ieranza di 
;utti verso tutti. II suo con-
vincimento rip-^sa su un :dea-
le re!isiO'-o che non e il no
stra ma la sua re iu ione non 
e ch.usa e 5ettar;,» e per-
mette il dialojio piu amp:o e 
sprenuuiicato. e quindi e u c -
cettab.ie anche cia ch. fa pro-
fess :one di razionahsmo Ma 
l c'.er.eili non la sopportano; 
av \e r sano anz. !a sua ros*.-
z:one appunto perche ieh-
Ciosa; e tanto p.ii quanto p;u 
aperta e umana Da questo 
d e n v a che il suo disconso 
sbb.a avuto una per.osa m-
terruz.one da j-arto del p re-
s.dente. preo^cupato che i 
problemi po*". da Cap-tins po-
tessero dividrre :\ Consreisso 
Si e npotuto cioe il feno-
meno che si ebbe a Bolo
gna in un congresso prece-
dente: il tentativo di accanto-
nare le questioni che costl-
tu.scono In ba*e di qualunque 
pens-.ero peda^o.^'co la re -
bsione. J'as.oetto so.-iale, i 
rappoit i piu ciostanzsili e 
concreti dell 'opera educativa 
con > altre m3n.1e4taz.on1 
umane. 

Gls effeiti del veto press-
denziale si sono vssti del re -
sto. immediatamento. nel cor-
<o dei lavori . Dl una vent ina 
dl intcrvent i soltanto due o 

t ie. ti.i ' ciu.i!; v.inno f-e^n 1-
l.iti quelli di D'Ale.sssindro e 
di Ma//.ett:. hanno i ispirnu;.-
to Capitini. Gh a l tn hanno 
1 sjiolveiato le foimnle p.u 
luuorc per attace irlo. K *.utt« 
1 1 d 4'ib-! one e prec p.tut 1 
ii tono. I! tono si e r.ul 'uto 
ciur uite la M ooiul 1 f.^i' de. 
l,i\or- destin-iM ad •irsjo'»ieiit 
•i cn.c o comuiKpK- p.'it co-
' .11 Mi ques 'o nou d :n 
ntr-ce la diliis.oin d> tutti 
eoloio che sono a n d . ' : al 1,1-
diino per nie ' te is u! eorren* 
to dello <•'. luppo l.iq^'unto 
dalla nostra sclenz 1 ped.'iRO-
t-.e 1 Kra infatti il tenia ideo-
logico che occorreva -itjui e-
d.re con corami.o e sul qua
le M poteva 11./ are una dl-
i-cuis.one uijpiofand.fi: nor-
che e su questo piano che <: 
n^olvono 1 pioblemi della 
scuola 

Que.sta e duncpie la eronaca 
di una as<emblea squallida. 
;"=solutamente pnva di mor-
di»nte nn tenia importante 
che 11011 e stato preso sul 
scno . c r conda to d "-mt^le 
e di d.ffidenze '-coraRunnti: 
che non ci ha f rut t i io qu.ndi 
una sola idea .stimolan'e: nel 
cpiale sono an/i .'iflo^ate le 
arnoinentaziorii che avre'jbe-
10 pntuto chiarn lo : un 1 riu-
11.one d: spceia'.-sti che alia 
j)eda«oma .t.-l' ma h i portato 
••olo »n i .nv.to i l conform'-
tnin piu scpialificato e in 
cui. piii ch>"> una diseussione 
scien*iflca si e avuta una mn-
novra d: o r r e n t e : troppo fa
cile e scoperta per int'-res-
sare un pubblico int?ll .eente 

Anche nei !im'.tt di una 
tirove nota di c r o n n ' - ""on ci 
' i i>u6 f'S'mere dal far<^ quin
di aU-une ossen.-.iz.on:. Pri
ma di tutto pens'-imo "he la 
diser7.one del urupp-i 'a.co 
non ha u ustiflcazioni: t-e :l 
yruppo voleva. di propo=ito. 
. t inorire il conniesso (e que
sto poteva nvere un -on 'o 
protest i tano> non dov»va ac-
cet tare d1 fare o mrnda re 
relazioni ehe sono cadute nel 
vuoto fat- litando 1' aiTerma-

/ one delle coirenti clericnli 
o I'nibi'i v itiic . Sccondaria-
mentt dobh imo n levare che 
K-' icceiuu ant:eomunisti 
.spar>i <iua e l.i nei vari di-
n'litM hanno r vda to una co-
M ^c.is . . uifoimazione o uno 
sp 1.tn co i -e-tario che do-
\ i e b b e t o I'VM re risparmiati 
in un cou~"->o di studios! 
( p i i l i l n - • T1 

C\ e -embia 'o inoltie pen -
( olo.-o .1 ,'-:isi) in cui s'e af-
t e rn i i t i l,t fun/ione conser-
infrice dell-, scuola. Credia-
iiio che oe.-oi ra ehiarire be
ne che 1,1 scuol 1 deve inter-
p i e t u e e tiuinatidare quanto 
e e di v.vn nella cultura di 
una soc.et.i- i ro e non ion-
scrrafo K ,1 v.vo si pud tro-
\ ' i r e nel pa,si»o come il 
morto nel presente; fatto che 
h i i \u to ! i .sua conferma. 
-e oe n'era bisogno. nel non-
fronto che il presidente ha 
ruscitato in c.ascuno di noi 
quando ha conimemorato 1 
coii»iessi di cento anni (a. Se 
andiamo n ril"HRere Qli atti 
d. quoi co:i«ressi dobbiamo 
fare un a**o di contrizione. 
V llari. Cabell: e Sacch! che 
ne erano uli animator! pos-
s-ono sembrarci oggi aiganti 
della pedapn^ia Essi sono vi-
v' oggi perehtS erano vivi al-
lora. perche avevano idee 
ehiare. non avevano riaura di 
analiz7are i difetti della so-
eiet.l. lot t ivai 'o » p r Una scuo
la statale efilciente che ea-
rantisse. a tutti . la formizio-
ne dello strumento tat a: eioe 
per un inse«naniento crit eo. 
razionale: non mist 'eo. tnnto 
mono dogmatico 

T." Aswocinzione pedagogica 
ha abbandonnto quel tolco: 
d mostra d' aver paura dei 
prolilem: e doidi scon'r l di 
•dee- nnn ha curato l'^volu-
7"one d : filial principi in re
lazione all 'evoluzionc della 
sorict.i Ha fatto un parso in-
d :etro: ha la^ciato la vera 
pedagoaia fuori della sua zo
na d : Influenza diretta 

Dina Bertoni Jovine 

scuola e citta 

Comprensori 
scolastici 

Per realizzare la scuola 
di completamento dell 'obbli-
go occorrono stanziamenti . in 
denaro e in te r reni Alio 
stanztamento in denaro deve 
provvedere lo Stato, con un 
Piano organico nazionalo: al 
vincolo dei ter reni devono 
provvedere gh Enti locali, 
nell 'ambsto dei p .ani u rban i -
fit:ci di eviluppo dej proprio 
terr i tor io 

Come, con che nietodo e :n 
quale misura? 

II come e un vecchio pro
blema per 1 Cornuni i taliani: 
manca una legge urbamst ica 
efflciente che garantisca la 
possibility di esproprio. 
— nolle zone a scarso svi lup
po urbamstico non s: pu6 
neppure r .correre alia requs-
s 7. one dei terreni delle nuo-
ve lottizzazioni —: la nuova 
louse urbanist ica proposta 
dal Ministro Sullo \ i e n e fi-
na lmente a far giust:zia delle 
carenze at tual i . concedendo 
amp.a facolta d 'csproprio ai 
P.an: r e l a t o r 

Circa ;! metodo. la quest-.o-
ne e p.ii oompiossa. va anz -
tutto detto che la pian.fica-
zione della scuola. di qualun
que grado s.a. deve essere 
inserita nella pianificazione 
generale economics ed urba-
n.stica del t e rn to r so : nel ca-
so della scuola media, come 
delle scuole d: grado supe
r i o r s il problema e g:a di 
t ipo comprensoriale o w e r o 
intercomunale. a seconda 
delle zone p.u o meno po-
pola'.e 

Stabil i to ini'attt che. per 
rau.oni di cara t te re econo-
m:co. pedagogico c sociale. 
la scuola nied:a unica va i s t -
tu . ' a nei Comuni con una 
certa cons.stenza d: popola-
z o n e (e :l livello di questa 
cons.sterna deve essere :1 n -
sultato di un esame appro-
rondito del problema1* o^cor-
re aarant . re a f-Jtri £ ragaz-
z. dagl: 11 ai 14 nnn: la po=-
s ib l . t a di frequentarla Per 
la g.usta 1nd.vtdu.a7 one dei 
comprensori scolastici facenf: 
capo a queste scuole - conso-
i -da te - , deli 'ub:cazione di 
eventual! coilegi o ai tre orov-
vidcnze. s a r i neces*ario un 
accurato stud.o urban.st ico: 
vi «ono problemi di sviluppo 
dt popolazione. di movimen-
tl mig ra ton . di spopolamen-
to delle campapne. d' inse-
diamenti produt t ivi deternii* 
nant i . di mtegraziono soc.k-
le da raggiungere; sono tutt i 
problemi da tenere present! 
in una pianificazione della 
scuola pe r non cadere :n 
grossolam er ror i di previs io-

ne, sia dal punto di vista qua
l i tat ive che quant i ta t ive . 

Ultima da stabil ire r imane 
Pentita delle aree scolastiche, 
o per lo meno il metodo pe r 
determinar la . Trat tandosi di 
aree e quindi di prevision! a 
lunga scadenza. e necessario 
prevedere in tempo non solo 
I ter reni occorrenti alia co
st ruzione di tu t te le scuole 
mancanti per il completa
mento dell 'obbligo, ma an
che quelli che dovranno 
ospitare 1'aumento di scola-
n t a dal 14 anni in poi. 

E ' iniat t i logico prevedere 
che, al compimento del terzo 
anno successivo a quello di 
inizio della scuola media 
unica pe r tutt i (e quindi al 
1966 posto che la legge vada 
in vigore daU'ottobre 1963> si 
regis trera un forte aumento 
percentuale di giovani nolle 
scuole supenor i , che a n d r i 
r a t u r a l m e n t e sempre piii fa-
v o n t o e r.mpliato: i piani 
urbuii.st ci di v.ncolo delle 
aree devono s n da oggi p r e -
vederne 1'entsta. 

E come vr. calcolato il te r -
r-T.o neefss-ino per una 
M-iio!a moderna? 

Qui va f a fo un discorso 
part :colare: la nostra scuola 
ha g:a tr.nte t a re eredi tar ie . 
non ae^.ung.amole anche 
quella d t cont nuare a vivac-
ch.aro m terreni miseri e in-
suf.1c.en:.: con la facolta di 
e sp ropno della nuova legge 
non deve cs-ere p-.u un pro
blema di costo. ma di impo-
s-.az.one programmatica . Si 
tr.,t:a d. stabil-.re se voglia-
mo accontrntarcs dei miseri 
e mai r.spo:tr.:s lsm.ti del no-
s'ro Regolamento edibzio 
per la scuola e iementare dl 
5-lrt mq. per alunno, o se vo-
c . a m o confrontare questo 
s tandard con quello degli a l-
•r. Pr.ess e vil.. 

40 mq per alunno con un 
min-mo d. 20 000 mq. per 
scuola in U S A . abneno 35 
mq per a lunno in Polonia, 
circa 30 mq in Svizzera: e 
troppo facile dire che in Ita
lia la situazione e diversa. 
persir.o nolle cstta piii con-
gest-.onate esiste la possibili
ty di r isolvere il problema 
se si vuole risolverlo Si 
t ra t ta quindi di fissare un 
minimo di terreno, che pro-
poniamo si agniri sui 20-25 
mq per alunno. da adibire a 
ter reno scolast:co, perche vi 
po«<;ano t rovare posto tu t te 
quelle a t t rczzature necessa
r y al migliore sviluppo In-
te l l r t tua le e fisico dei ragaz-
zi ital.ani. 

N. Sansoni Tutino 

Un 

che 
diverte 

Ormai si sa. I rapuzji del no-
•>tro tempo nou fanno a tempo 
u cre*ecre ilu- Miltilu pensanu 
al moilo di riiparmiuro !a fatica 
delle ganibe, di aceoreiare le 
distun/e, di pro wire IVmozionc 
della velocita, Insomniii, sanno 
lullii su iiiolnriui e utiiumobili: 
tipo, poienzn, cnnsunio. ecc. Ed 
e fin truppo comprensihile che 
sia coal, dal niomcnlo rho mo-
lorizzarsi, u parte ogni csigenta 
oggettivu, ci ormai una specie di 
impepno d'oiiore, un aspetlo del 
rosiuine cui e iliflicile sotlrarsi. 
I', per i r.ijia77.i, naturalmente, 
u una pacchia. Mn la corsa a 
farsi uu qunlsiasi mezzo di lo-
comozione moiorizzuto non e 
sempre snfficienlcmenle «orretta 
da una adegnata prcparazione 
non solo tecnica mu psicologiea. 
Ricordo che durante una bril-
lanle lezione sulla storia della 
scienza, un giovane srienziato 
ilaliano metteva in risalto pro
prio questa contraddizione, af-
fermando che, in rapporto a 
mezzi tanto potenii c complessi, 
la conformazionc meniale di al
cuni utenti e ancora quella di 
un cavernicolo. La battuta era 
paradossale, s'intcmle, ma : if let-
leva in fnndn una situazionc 
die purtrnppo produce quelle 
ir.isitlie ronseguen7c che ogni 
giorno eclieg^i.inn dalle crona-
i-he dei ginrnali. 

Credo, prrr io, d ie un libro 
come // piccolo codicc delta 
*lrnda, di Krmaiino i/ibcnzi 
(Mursia. 1%1. L. 1500), che ha 
vinto (pic.-i'anno il premio Ban-
carellino di Ponlrcinoli, per una 
opera destinata ni giovani lel-
lori, troverebbe parole di inco-
raiigiaiiieuto anche dd parte di 
ipiello M'icnzi.ito d ie lamcntava 
una COM profomla carenza di 
comportatiH-nto in una certa par
te di ti.mjiatori inotoriz/iiii. 
(Jiiesto libro, inlaid, -i rivolue 
ni rapazzi e ••>. giu\.iiii.-*imi, cioi; 
di presiiinibili suidatori di do
main. cercando di inseimar lor(» 
a non diventare dei lu-mici pub-
blici numero uno. 

Qualcuno potrebbe obbieiiarc 
rhe e presto |ier fare agli ado-
lescenti un discorso ?imilc. Ma 
non e vero. Lo s.iuno nrtlin be
ne geniiori c iineaiiaiiii (non 
a caso anrlic a srimla si racc-o-
nianda che qiulche |p/ione sia 
dedicata proprio allVibicnzinno 
siradale). La realla «• ipiella chr 
c, e nietite di nieidio quindi 
che farci i ronii. m.izari per 
tempo, proprio perche di es^a 
si abbia una giu-ia \ i<ione c 
possibilmenie \ i *i pn»-a por-
lare una ceria corrcziinie. 

II lihro o <critt" in .-hia\e 
umoristica. Nella prima parte \ i 
o tracciata la « storia dei veicoli 
c della circolazione dall'^ta del
la pietra ai giorni nostril*. In 
effetti si tratta. piu sempllee-
menle, di una divertila c .sapo-
ro«a sfilata di n divagazion!» 
(come le definisce lo Mcsso A.), 
rhe vanun da Uciirug, uomo 
ilclla pietra. che «ropre I'dtHlta 
do! cavallo alia ppeparazionr 
del primo pneuni.itiro da parte 
degli scoz7esi Diuilop: ci in-
rontriamo co*i run i rarri cgi-
xiani. ron le corse d<*i rocrhi 
i-(iiuite da Ciro. ron i perico-
lo«i gutdaiori »icnie*i. con \r 
furbizie dei roniani per aver 
diriim a derorarr »l proprio 
icirolo. eon i rigori cui imSm-
rann inmntrn quegli ineanti pro-
prietari delle prime Cairo w e del 
'600-'7fKI se teniavano di sbbel-
lire qnrste piu Hi qaanto fosse 
ronsentito dalla loro condixione 
sociale, fino a giongerc al mo-
tore a senppio di Barsantf r. 
Malteucci e alle prime, slarfo-
Mssime antomobil i : qnHle di 
Marcus (1883). la Teirara di 
Daimler, la Panhard • Levassor 
rhe vinse i 1200 chilomytri d*l-
IJ Parigi-Bordeanv-Parigi alia 
media di 24 km. orari. «rc. (ma 
le nltime pagine di que«ta parte 
«ono nn po* afTrrttate: peeesloV 
U.\. pa«<a poi ad affrontnre «li 
»nicoli del rod tee della trrada. 
Ed anche qui — presenundo i 
•egnali. i van lipi di veicoli, 
le norme di romportamento — 
introduce la hattnta v h c r z w a . 
il rarrontinn direr tentc: rerra 
di in»cenarr le norme del traffi-
co. nffrendo ana Irttora plare-
»ole. E di particolare rfficacia 
mi «emhra ri«altino quei ritrat-
tini con i quali In tcrittore 
prende in «irn. rsasperandoli, 
alruni a«oetti rhe raratteriztano 
non pnrhi antomohilisti. 

A rrndere simpatico il l i t r e 
coneorronn inoltre, e con molto 
peso, le 200 *nsto*» e fan'asiose 
illtistrazionl di Oppio. Vogiio 
agginngere. inline, che I'editore. 
nel sottotitolo, snggeritce la let-
ttira di questo volume ai ragat i i 
dagli 8 «gli„ 80 anni ( ! ) . Cbis-
sa che non abbia ragione. 

Mario Sabbfeti 
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