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la scviola 
In'ode arcaica 

una lingua morta 

II latino 
di Gui e 
Missiroli 

| a r o d i r e t t o r e , 

non so se tu abbia avuto 
:casione di ieggerc I'in-
>rvista chc ii minislro 
fui ha concesso a Mario 
Hssiroll su Epoca di que-
\a settimana; e una lettu-
\i che consigllo a tulti 
?rc/ie veramente illuml-
mte sulle prospettive 

wlastidie della DC an-
fie in tempi di ccntro-sU 
istra, nonche sulle capa-
itd c sulle Idee dell'ono-
wole Gui; anzltutto sul-

sua capacita di fare un 
tgionamento ftlato scnza 
mtraddirsi. Infattl, nella 

\ltima parte dell'intervi-
ta egll prcsenta alcunc 
^ie idee sull'insegnamen-

del latino chc egli vor-
; b b e rlportare ai metodi 

]l un sccolo fa c die. se-
mdo lul andavano bcno-

\c, e che durarono, cito 
istualmente, « fino a l l ' in-

| o m a n i de l l a p r i m a pue r -
m o n d i a l e » quando la 

tania filologica rese ostl~ 
lo studio del latino. 

)ue righe dopo egll com' 
\iange il povero Missiro-
\, quasi ottantcmie cre-
\o, perche avrebbe studla-

il suo latino sni testl 
zdeschl. Missiroli frequen-
wa il ginnasio agli albo-

Y del secolo e dunque se-
mdo il ministro dovreb' 

le aver studlato sn testi 
)alianissimi. 

La storia 

della scuola 
Ma, caro direttore, la-

:iamo pure pcrderc que-
ta distruzione, vcdiumo 
\n po' se il noslro mini' 
tro, cost pronto a dir pa
te e coma della ignoran-
fi dci professorl e della 
>ro imprcpuruzione, c lui 

\rcpuruto, e degtio pcrlo-
tieno di un sei meno, in 
\na disciplina che un mi-
\istro della pubblica istru-
ione, e per di piu ex pro-
:ssore di storia c filoso-

\a, dovrebbe ben cono-
:crc: cioe la storia della 
:uola itallnna. 
Orbene, dovremmo boc-

\iarlo poic/ ie quanta egll 
icconta ai Icttori di Epo-

la c totaltnente fantasti-
\o. I testi filologlci o ber-
xneggianti come egli ama 
lire, ebbcro in Italia la lo-
\o massima diffusionc ben 
\rima del 1918. 11 Curtius 

lo Schulz erano consi-
)liati gin dal ministro 
loppino. un po' meno na-
ytonalista dcU'on. Gui, fin 
lal 1867; i commenti del
la casa Loeschcr, tipica-

tente ftlologici e. pur con 
jualchc csngerazione e in-
jenuita, assai migliori di 
juclle edizioni pseudo 
imanistiche di Prato cosi 
tare al minislro. c. dicia-
nolo pure, di moUi com-
icnti oggi in circolazionc, 

inrirono soprattutto nel-
Vltalia umbertina e ginlit-
tiann. Non so . v queste in-
formazioni sbagliate il >ni-
listro le attinga alia pro
pria cultura storica o se 
jlicle abbia fornite I'nf-
Icio studi del Ministero: 
xel qual caso, vorrei rac-

\comandarc ai nostrl parln-
tmentari che fanno parte 
• d e l t a Commissiotie d'tn-
Ichicsta sulla scuola. ai 
\quali il ministro ha aper-
\to I'ufficio studi, di anda-
Ire molio ma molto eauti 
Inell'acecttarc per buoni 
\dati di qucsto generc. 

Ma veniamo al sodo: il 
\ministro ci ripropone il 
\mctodo di studio di cento 
\onni fa, una cosa cine cost 
\reazionaria che fa orrore 
\non dico a noi comunisti 
\ma a tutle le pcrsone se-
r i e , chc faccva or rare for-

\sc al maggior studinsn del-
\l'antichiia chc I'ltalia ah-
\bia avuto in questo seco-
\lo. Gefolamn VitelH. il 
\quale bnllava cgrcginmen-
]te gli italianissimi ricor-
\dando che. nei benti tern-
pi delta cost cantata unia-

\nitd ital'tanr.. I'ltalia. a par 
\te il snmmo mlore di sin-
I gole pcrsonal'tta. non rap-
\presentara aswlutamcnte 
\ nulla nella cultura euro-
p e a . E potremmo ricorda-

\rc anche Antonio Gramsci 
e quclla sua giovanile di-

P / c a a dcllo Schulz, cost fc-
; roeemente giusta di iron

ic ai parrucconi dell'uma-
neslmo italiuuo. K' bufjo, 
ma e cosi: i notin <)<iver-
nanti. <piando jxirlano di 
umnnesimo, e lo fanno 
spessissimo, von parlano 
di Poliziano, del Valla, fi-
lologi ucuti nello studio 
del testi, di Machiauelll, 
ma parlano r/ci bimni par-
rod e dirrttnri di setnl-
vario del 18M), rispctto al 
qaall Deri umanisti sono 
proprlo quel berlineggian-
ti filologi dell'altro seco
lo, quelle persone serle 
die erano un Ascoli, un 
Cnmparetti; vcro umani-
stu, c, in tal sensn, jier 
il stto metodo, Carlo Marx. 

Quanto poi all'anscrzio-
ne del ministro secondo 
cui f/i/ej metodi italinnl, 
che a uic fanno venire In 
mentc I'cta tragicomica 
della autarchia, consentl-
rebbero uno studio piu ra-
pido del latino, direi che 
c vcro il contrarlo, poicfie 
cssi faccva no parte di un 
sistcma in cui si incomin-
ciava a studiarc 11 latino 
a otto unni per finire col 
comporre distici cd cpi-
graft in latino ma senza 
perd eapire storicamente 
la civiltd classica. K' sem-
mni il metodo storico che 
pcrmclte di abbreviare I 
tempi, di incominciarc il 
latino piu tardi, in modo 
iton meccanico. coma ha 
ricordato sull'Wnilh l.ucio 
Lnmbnrdo liadiee e seris-
se tempo fa un pedagogi-
sta cattolico come Flares 
d'Arcais. 

ticsterebbe da dir qual-
ensa di Missiroli. di certc 
sue domandc c soprattut
to di certe rispostc del mi
nistro. Missiroli sosticne, 
per escmpio. ehe I'insegna-
vicnto d una vocazione 
ascet'tca, un sacerdozio de-
stinato ad essere In tut-
to o in parte gratuito. II 
ministro a questo pttnto 
non telefonn al manico-
mio; sentplicemcnte non 
rispondc. ma fa un gesto 
sconsolato. Noi professo-
ri per ora ci ntitrivanio di 
promesse (ultima qttella 
Haldelli-Codignnla); d'ora 
in poi ci pasccrenio di ge-
sti sconsolati. Poi Missiro
li riparte in quarto e pro
pone (d minislro di < sov-
venzionare, c largamente, 
anche le scuolc dci pre-
ti »: il ministro non lo 
caccia dal suo ufficio co
me si fa con un provo-
eatore, non gli leggc la 
Costituzionp rcpubblicana. 
ma gli rispondc: <• Let cor-
re troppo. Apprezzo il suo 
entusiasmo. ma mi con-
tento di mcno>. 

II compromesso 
Gui-Codignola 

A qucsto punto. caro 
direttore, tiro le somme: 
la politico scolastica del 
centro-sinistra ci ha dato 
fin'oggi la leggc stralcio, 
cioe un compromesso chc 
indcboliscc la lolta per 
una scuola modcrna e de-
mocralica, ci ha dato un 
aborto come la leggc su l 
fa scuola media scaturita 
dal compromesso Gui-Co
dignola, ora ci propone co
me modclli di buon meto
do i canonici di cent'anni 
fa c come nwdello di en
tusiasmo Mario Missiroli. 
Clie succedcra se si do-
vessc andare aranti co<).' 
C'e da tenierc die tie usci-
ra tina belln cireolnrc per 
ttitte le scuttle eon I'inri-
fo a presidi e professori 
di far comporre ai nostri 
rti(iti;:i tniti bclla ode ar-
cuica in latino per csalta-
re le magniftche sorti e 
prospettirc ddln cultura c 
della scuola iialiana. 

Credo che a qttestn pun-
to il nostra comp'to sia di 
loxinre. ancora piu energi-
cinnente contro la sostan-
:a rt-azionaria della politi
co scolastica die ci si ror-
rebbe imporre. collegnndo-
ci a quel vario morimen-
to di opinionc. eststentc 
nella scuola e fuon delta 
sruola. e rhe esprime una 
ben dicersa esigenza di 
rinnoeamento di tulto il 
nostra sistcma scolastico. 

Amaramcntc c fratcrna-
mente 

Marino Raicich 

I problemi 
di « Ulisse » 

Scienza e 
umanesimo 

Bisogna superare il vecchio schema delle «due 
culture » e il loro stesso conditio 

Nel momento in cui la 
ques t ione del la t ino sem-
lua monopol izza re il di-
ba t t i to sul la scuola . la let-
tu ra de lPu l t imo fascicolo 
de < I p rob lemi di Ulis
se > (n. 44) ded ica to a 
< Scuola scientifica o scuo
la umanis t i ca > p rcsen ta 
un pa r t i co l a r e in te resse . 

La « d i b a t t u t a ques t io
ne > del la t ino vi t rova po-
sto, ma nel q u a d r o di una 
p rospe t t iva mol to piu va-
s ta : < come si debba inse-
Ruare per adegua r s i al le 
es igenze del nos t ro t empo , 
pe r f o r m a r e uomini e don-
ne capaci di a (Trout a re il 
mondo , cosi come si pre-
senta og^i >. Se, a p r ima 
vista, s e m b r a p r e v a l e r e 
un p rob lema di metodo , 
in rea l ta dal la consapevo-
Iczza che la « nos t ra scuo
la 6 decrep i ta » nasce una 
esitfcnzn di r i fonna che 
inves te in p icno i t rad i -
zionali indirizzi , che si po
ne ad oqni l ivello. 

// saggio 
di Bandinelli 
II t i tolo del fascicolo po-

t r e b b e t r a r r e in i n ^ a n n o ; 
non si t r a t t a di scegl iere 
t ra < scuola umanis t i ca » e 
e scuola scientifica >, ma 
come r i su l ta to di una ap-
profondi ta anal is i del la 
crisi s tor ica del vecchio 
indir izzo umanis t i co con la 
t iad i / . ionale sot torn issione 
del la scienza, of^gi ridi-
colmentL' nnacronis t icn di 
f ron te a l ia r ivo luz ione 
scientifica in a t to . si pone 
l'esifienza di un nuovo in
dir izzo, che vada al di la 
del vecchio schema de l le 
c d u e c u l t u r e » e del loro 
s tesso conflitto. 

II fascicolo e a p e r t o dal 
b r e v e sagfdo di Ranucc io 
Bianchi Handinel l i che 
con forza avanza la pro
spe t t iva u n i t a r i a : c cu l tu
ra e la fncolta di compren-
d e r e ^li even t i del p r o p r i o 
t empo , so r re t t i da l la cono-
scenzn del passa to >. Nella 
p rospe t t iva di un n u o v o 
con t ro idea le pe r tuMa In 
scuola da l la base ni ver t ic i , 
q u a n t o di vivo r isul tn del la 
« c u l t u r a t r ad i z iona l e* vie-
no s t o r i c a m e n t e t r a smesso 
alia r i nnova ta cu l tu r a . *Ma 
l ' uomo clie la scuola i talia-

nn Un formaio per tan t l 
ann i e t u t t o r a forma c mil-
ti lo, pe r che manca di una 
p a r t e essenzia le del la cul
tu ra m o d e r n a , la cu l t u r a 
scientifica* a l l e rma sub i to 
dopo Giuseppe Monta len t i . 
C)uesta sva lu taz ione si e 
accont i inta p ropr io m e n t r e 
la scienza e la tecnica an
d a v a n o a s s u m e n d o svi lup-
pi eccezionali . Al preg iudi -
zio antiscientif ico degl i 
ideal is t i con la loro « fllo-
sofia de l lo sp i r i to > si 6 
un i ta la p revenz ione dei 
cat tol ici verso « la visione 
scientifica del mondo >, La 
rea l ta , ne l le nos t re scuole, 
6 di un i n s e g n a m e n t o 
t meccanico , inorganicn ed 
i n e r t e > come ai t empi di 
Ca l l e t t i c» Balvemini Ma, 
ques to e il pun to chiave , 
la radica le t r a s fo i i na / i one 
deH ' in segnamen to scienti-
flco non si pone solo cume 
una es inenza vi talo pet 
cpianti doniani si dediche-
ranuu alia r icerca o alia 
tecnica. ma anche o soprat
t u t t o pe rche la sc ion/a ha 
una fnnzione l ibora t r ice 
pe r l 'uomo con te inpo ianeo , 
Iia qu ind i un profondo va-
lo ie umanis t ico . 

Alia fino del suo saggio, 
cosi s t i inolantc , Mtintalent i 
s e m b r a tu t t av ia prospe t ta -
re piu un di verso rnppor to 
t ra u m a n e s i m o e scienza 
nel c a m p o deH' insegna-
men to , che un sa l to qual i -
ta t ivo . nel la c o n v i n / i o n e 
che i marx i s t i . ad esempio , 
farel)bero t roppo p e n d e r e 
la bi lancia dal la pa r t e del
la scienza. 

I n d i r e t t a m e n t e r i spondc 
Lucio L o m b a r d o Radice. 
q u a n d o dopo a v e r al ler-
n ia to che al ia base di una, 
scuola concepi ta non hi 
fnnzione conse rva t r i ce , ma 
in fecondo rnppor to con le 
p ro spe t t i ve di t rnsformn-
zione sociale del paese . non 
puo non esse re « la p rob le 
matical piu m o d e r n a ed 
a v a n z a t a con i me tod i piu 
mode rn i ed avanza t i », cosi 
conc lude il suo appass iona
to i n t e r v e n t o : « Occor re 
d a r e ins ieme i 'u l t ima con-
cpiista del la scienza e de l la 
tecnica c l«i enpaci ta di su-
p e r a r l a ; occor re d a r e In 
scienza con la sun inlinitn 
n p e r t u r a e '1 suo indoma-
bilc , d i s in te ressa to corap-
pio in t e l l e t t ua l e ». Di fron
te a ce r to « sc len t i smo » 
ciie non cost i tu isce una va-
l ida a l t e r n a t i v a al vecchio 

Negli istituti professional! 

30.000 student! 
in sciopero 

L'«0ita;ionc dcyh studenti 
tlcQli /,st il tut prutcssioiuili, 
cite e arrivata tino alio scio
pero di circa 30.000 gtoiani, 
c sltita torse sottavdutatn c 
la sua natura tiOn chiaramen-
ie ro»7ipresu. Louure cssa ha 
posto uno det problemi piu 
ocun ticll'ordinainento sco
lastico italiano: quello dcl-
finscrinictito doH*tstrucionc 
profcssiontile negli ordina-
incnti della scuola ffuliann, 
ossia Vabbandono di ojini 
posuionc chc veda quclla 
istru:}onc rclojaia in un or-
dsne pnramcnie subaltcrno 
C,{ I'Tiipiriro-prjfjfrt 

(,li lttituli pTofcsiionali di 
Sruro — prr il commcrcio. 
pci I'a.jrico'.iuTn, per I'indti-
siria c r>cr rartunatmto — i>-
rono isptiiiti nr: 19*0 con un 
drcrcto nmiisi'c r;n'<\ come 
ii>i - snpplcmcnla - iJi'c scuo
lc di nerinmento 

Dircii'tli i» h ' t ' r r tempo 
sr'nmtMj.'i itKli.spi-'iiMibiii per 
[ii i()rmn::onr <ii mnno d o-
pcra qualiticata le dc.<tir,at: 
II rfuvnir.'o sempre di pi>'> 
«•.•.<! nel {lira di qua'chc Anno 
henno rii^niunto 'ii cilrc. dt 
9'.i (del Pit to insii'rit'ieri.'i' ill 
;ifii dci problemi .-o'lei\Ui ,/«iI 
mercato della mano d'opera) 

I'ti unrerno art'cdiito e 
consapcro'.c (i«'i ternum .•; 
rui si pone il firob.'i'ma della 
rilorma demacraUca riri.'ii 
scuola. r.rrebbe impeijinto 
ntfir.jmi'Mir la •:u,i imtiatira 
in que^ti i<:ituti. tacendonc 
il centra d; unta la iormii:.o-
rii' prolessionale ^oiJ(7: tn mo
no die nrandi imprese mo-
Tjopolistirhrl. a'daraandonr le 
fun:ioni. estendendone la re-
te. c insercndoli negli ordf-
namenti della scuola. attra-
verso una profonda riforma 
dri loro indlri::i cuIftiraM. Os-
xia, dando al dipFoma oftenti-
to alia fint deU'tatifuto un 

valorc utticalc. Tnttn c:<> 
arrebbe rcrnrncHfc iicrinto n 
solu:ione il contplciso pro
blema della iormazione pTo-
fcssionalc e conteri'.o nuova 
(Ji!in;fi> cu'firah- ad f*̂ <a. cli-
minando la tradizionale scis
sion,* tra cultura e profe<sio-
nc. tra torma:ione generate c 
mesiiere 

Invece il ministro Gui ha 
prclerito pracede.re in una 
dir<vionr del iutto onpn<:<i 
Con u>w sfinp'icc areola re 
estiva rati in*ctti ha ridotto 
i cars: da qna'tro a trr aim, 
nbadendo il nolo nrinc^P'o 
che vcr ri<cc un b'/dn 0:1,''-
ralo ba<'c. '.Mif-e r.li'unr m'-r 
chc yircnrjii r.1 I.T-nrci Con 
q'lesja od:o<r. ris.itr.c c'a""i-
sta. nenva •/•"/ recchio Mo-
n.'.'.dO 1 COOC'di. 1 rr'riUlra 
ha rod i>if!;'ffo un M ' - . T O T 
I o'ti'i •.: l': 'i•);'<-) (fr'imrnf' chc 
lo Siato l'-a per l'i<iruzione 
nrn'.-ic-orii'^ nur.'.i'iccl,;. - : ' -
1or-ando le ro*:.:ioni dci c'-j. 
fi :.,if»',i3* i':i,Ji:": tie' trn-io-
jin'i'n }>a u''er orn~e>:ir <r;!:M 
:'? r fo'o :->roi.-;sioneJc. ha r-. 
i-i-'a* i che .'.7'; r.cn -"»ivi 'i-
e.'f'iin'-.-e i' i>ri")*>*.-"r,T lel'e. 
i*'T'i?;o--e ii-o'i'^.'onnl.' — 
che stn divert•ir,dn cer,i*a'r 
Ti.i'i <o'o ne'la rlta del', a 
tr!/(i'ii - <•' 'ion in 'cniini 
_»• ...i.f,\ ;».'; »•"onnnn'i F.' 

*ina rcl !i-~a scmp'ecncn'e 
1a'''>>'entnTe 

Con'fi-> oi,,-ca no':*'••'-. r'iT: 
TIii rerji-'n a'i <1'iden'l rte,il< 
i<1:f'' :i-n<--<< '(•>"'.'' r ' ' :r . ten-
(/•> i"f? «'udiare .' rvw d' rO"-
yerrnre f ciunlT-ro ann- T -
cor<j dealt •<titut: e di rin. 
narartie i rr>tit*»n»ifi in modo 
chc Ja onalirirn rbV<tj offer-
runnn sia tin titolo rnlido. e 
von un tcmplicc fifoTo - pre . 
ferrnziale • per oftenere un 
po.̂ fo di laroro. 

m. b-

indir izzo. ec-co il nesso vi-
ta le t ra « s tor ia e sc ien /a >, 
la d imens ione storicis t ica, 
jier cuj a | cen t r ( ) di una 
scuola r innova ta non puo 
non esse re < la storia ed il 
pens i e ro nel qua le vi-
v i a m o >. 

Ma di f ronte al luminoso 
o t t i t n i smo di ques ta pro
spe t t i va c'e t u t to ra la p ran -
de p a u r a verso il < m o n d o 
del la macch ina >. H Hemo 
Can ton i af l ronta il p roble
ma dei rappor t i tra tecnica 
e scienza, consapevole de-
pli a spe t t i d r a m m a t i c i e 
de l lo < a m b i p u i t a del mon
do de l la tecnica », ma in
s i eme polemico con t ro cer-
tn l e t t e rn tu rn di p ro t e s t a 
clie t r o i n a n t i c a m e n t o rim-
p i anpe < un mondo di pa-
s tor i e di a r t ip ian i *. 

La s t n u n e n t a l i z z n z i o n e 
del l 'uomo in tin « m o n d o 
a l i ena to > non e un m a l e 
cosmico c o n n a t u t n t o a l io 
a v v e n t o del la tecnica, ma e 
un m a l e s tor ico che va 
combi i t tu to c v into e che in 
u l t ima anal is i d i p e n d e da l 
le condizioni imposto al la-
vuro u m a n o « in una socie-
ta m a l e o rpan izza ta >. Ecco 
du iup i e d i e la lotta jjer il 
p ropresso , pe r la democra -
zia. pe r il r i n n o v a m e n t n 
del la societa r isul ta insie
me una lot ta pe r una civil-
ta di n u o v a d imens ione 
u m a n a . 

La vera 
alternativa 

Ques ta ci s e m b r a la p ro 
spe t t i va un i t a r i a che risul
ta d a l l ' n u i m a t o d i b a t t i t o di 
q u e s t o fascicolo di Ulisse 
al q u a l e l ianno co l l abo ra to 
stt idiosi de l le piu v a r i e tcn-
denze ideali , m a un i t i tin 
u n a consapevolezza s tor ica 
c o u u m e . K sul la s tessa li-
nea sono quas i t u t t i j sagpi 
pa i t i co l a r i che r i p u a r d n n o 
le spocifiche d isc ip l ine , da l 
le in te ressan t i p r o s p e t t i v e 
su l lo s tudio de l l a fisica 
espresso da Se t t e a l l e os-
servaz ioni di Gozzer che , 
m e n t r e denunc ia la man-
can/.a di « una pol i t ica por 
1' cduca/ . ionc scientifica », 
afTerma chc s o p r a t t u t t o 
nel la scuola p r i m a r i a spes-
so * la scienza s c o m p a r e 
ne l le cadenze i n t imi s t i che 
v poct iche di u n a n a t u r a 
r ive la t r i cc di vor i ta e t e r -
n c » : il che. pe r un ca t to l i 
co, significa non a v e r p a u r a 
de l la < visione scientifica 
del mondo > 

L 'unico sappio, in fondo 
fuori pros[)c!tivn, e q t te l lo 
di Piphi su * C u l t u r a u m a 
nist ica e lat ino >: a n c o r a si 
alTerma il vnlore t a u m a t u r -
p i ro del la luio p e r la sua 
c introt lucibi l i ta » e c o m e 
proiezionc \\e\ pas sa to (rc-
innto) dell.i nos t ra l ingua 
naz ioualc ,> ancora si spez-
za una latici.i con t ro la scuo
la unica. Tu t to si svo lpe 
sul tilo di si TI r a p i o n a m e n t o 
orpan ico . m,, <chematico cd 
a s t r a t t o ; ed il le t torp t a n t o 
piu se ne avveilo in q u a n t o 
ha pia misiato le sapor i to 
espies>io:ii di Manacorda 
d i e in un saggio p ieno ill 
c i tazioni l a t inc nffronta e 
r isolve il p r o b l e m a sul pia
no del la real ta del < la t ino-
r u m >. g u a r d a n d o ad u n a 
p rospe t t i va cene ra l e di rin-
n o v a m e n t o : non si t r a t t a di 
agp iungorc lo s tud io o"elle 
scienze a ipiello del la t ino. 
um» s tudio a s s u r d o nel la 
scuola obi>I.gatoria dove la 
l ingua n . i /maa le deve lot
ta : e con ; d ia le t t i . ma di 
: ;nii\ i i a a : t- \\n nuovo ccn-
t : o c-iuc.i!:\ o. 

Ques ta fondamenta le e-i-
g e n / a che e la v e i a a l t e rna 
t iva po>iti \a a l ia po ' . emua 
sul la t ino, nel la scuola ob-
l>ligato:ia >i incont ra em\ 
l.i pro>pet t i \ . i di una scuo
la oomune , cioe ur. ica: nel
le scuole medio s u p e r i o i i 
t lovta conci l .ars i o n l"e.->i-
gen/ . i l i e l l ' a r t i co la / ione e 
deH 'o i i en tan ion to . ma non 
pu«S fermarsi al le soglie 
ilclla scuola dopo j H ann i 

La scuola media super io -
i e e t u t t o i a a n c o i a t a al 
\ e c c h i o d i l emma « scuola 
umanis t i ca «> scuola scien
tifica *. con il secondo ter-
m i n e concepi to in fnnzione 
Mjbal tetna I-a r i forma di 
ques t i is t i tut i non po t ra li-
mitnr.si a por re i d u e ter
min i sul lo stesso p iano , ma 
d o v r a s u p e r a r e il vecch io 
s c h e m a del le < d u e cu l tu 
re >. 

Francesco Zappa 

DIARIO DI UN MAESTRO 

Lavoro di gruppo 
Supcrato il pcriodo che io diiamo 

di « assestatnento iniziale » die deve 

scrvire a dare una strutinrazione or-

ganizzativa, immediatamente si presen-

ta alia classe la problematica dell'ap-

prendimento dell'insegnamento. Scar-

tata la forma burocratica e impositiva 

in cui I'alunno non c uteiife allro 

che il classico « vaso» da riempire e 

il maestro la fonte da cui attingere, 

cid che c del resto in aperta e palese 

contraddizione con una qualsiasi forma 

di lavoro organizzato, non resta che la 

via in cui ogni momento della mta 

scolastica viene vista in fnnzione di 

una dircttiva precisa e preordinata. 

Sotto questo profilo la suddivisione in 

gruppi ha tin suo specifico compito di-

dattico-educativo. Come faccio funzio-

nare c in che modo si articola e 'jutrtdi 

premie consistenza pratica la scolare-

sea cost organizzata, quando ad esem

pio mi trovo di fronte all'insegnamento 

dell'itnliatw ? 

E' cvidentc die questa e la parte 
non solo piu importante ma piu diffi
cile della vita scolastica. E ' piu facile, 
ovviamentc, mettere insieme due squa-
dre per fare la stafjetta die far scri-
vere due proposizioni in cui il pen
siero del bambino sia espresso con 
dtiarczza e la punteggiatura adoprtrata 
con sicurczza. Ma non c solo questo. 
Si hanno infntti dei cast in cui il ra-
gnzzo ricsce ad esprimcre. le sue idee 
con una cerla corrcttezza, inn esse ri-
sctitono della pouerta della ricerca, del
ta mancanza dcll'intercsse a conoscerc 
e a sapere. Sono le due pnsizioni die 
in fondo rapprcscntano due metodi, 
due princtpi diumetralmente opposti. 
Cioe, qucllo chc cura solamente la 
forma, giacdie si pensa chc la scuola 
clcmentarc serve solo per intpararc a 
leggerc e a scrivcre, per cui ogni mez
zo e valido, c quello invece che pensa 
al ragazzo come qualcosa da far « sgo-
mitolare », per cui ogni intervento di-
rctta sarebbe un'azione disturbatrice. 
Io mctto in nioto immediatamente Vor-
ganizzazione della classe varando il 
piano mensile di lavoro. Si aprc la 
discttssione cd ognuno fa le sue pro-
poste. 

Non si deve pensare chc io vada a 
scuola senza averci pctisuto a lungo; 
lult'attro, per cui, il mio intervento 
ha una funziotie stimolatricc e cor-
rettiva. Le proposte prima si fanno 
attenderc, ma poi piavotio da tutte le 
parti, sicche la difficolta stn nell'or-
dinarlc, vagliarle e quindi rcnderlc 

opcranti. Siamo vel mese d: ottobre, 
che comprcttdc due date storiche fra 
le pin importanti dell'umanita: la sco-
perta dell America c il primo Sputnik. 
Si seriie quindi: Colombo Gagarin. Bi-
sunna riprendcrc la corrispondenza con 
gli amici dell'anno scorso; non solo, ma 
allargarc giacche siamo in quarta c 
qutndi possiamo scrivere di piu. Oltrc 
agli amici della Sardegna c iii Ccr-
taldo troviamo quclli di Torino c le 
diplomattdc dell'lstituto Magistrate di 
Tivoli. Si angiungc il giornaHno di 
gruppo e una monogralln sul paesc 
c le schedc. Si discutc sni nomi da 
dare ai trc giornahni; via dopo un 
breve dibattito, ttt'to si risolre, giac
che la tr.aggwranza decide per i ttovii 
dell'anno scorso: Gagarin, Titov. Glenn. 

Ocnuno puo facilmcntc caplrc die 
di fronte a questi impegni He'.'a nostra 
setio'a r.an c'e po-to per il noio^o tenia 
iJofiiifo dal maestro. N'i''"a'i!'»-ir?o o 
pritiiarera. le rondini. la casa o t tfori, 
che non hanno r.cssun'altra tunuonc 
cl>c quclla di ereare. anche nelle idee. 
non solo negli aitcggiatnenli. il con-
jormistno pin imprcssionantc. Cid vuol 
forsc dire chc i mici alunni non dc-
vono parlare di questi nr.qomenrt ? 
Seppure per sogno. Se parlano ecco-
me. ma sotto una spinta ed tin inte
resse diiersi. II bambino chc deve scri-
tcrc sull'autunno o la neve ccc. ad 
un suo amieo lontano o parlcrnc nel 
gwrnahno del suo gruppo. non potra 
ripctcrc in modo vionotono e morti-
fieante: * In autunno viene la pioygia. 
le rondini se ne vanno. e i con'.adini 
semmano ed arano la terra ccc.». 
Dira invece che ha visto le rondini 
parfirp, descrivendo i particolari e chc 
gia da divcrsi g iomi pt'orc c* cid lo 
costringc a s ta re a casa ccc. Ma come 
si svolgc nei suoi particolari come si 
snoda e prendc eorpo il lavoro del 

comporre e in chc misura intervengo 
per correggerc c indirizzare ? 

Si sa che il hmedi e dedicato al
ia corrispondenza (abbiamo tracciato 
I'orario settimanale) per cui ognuno, 
per mio invito si prepara a quel lavoro 
gia da qualchc giorno prima. Dico: 
non dimenticate che luncdi dobbiamo 
scrivere alle ragazze dell'lstituto Ma
gistrate, pensateci dunque. 

La cosa e nuova; percid mi si do-
manda: ma che cosa scriviamo a que-
ste signorine ? Quello che volcte: della 
scuola o della casa, degli amici o dei 
vostri giochi; raccontate un fatto, una 
storia. 1 capigruppo vanno alia lava-
gna e tracciano due linec vcrticali col 
gesso e la dividono in tre parti uguali; 
ogni gruppo ha a sua disposizione lo 
spazio di sei quadretti in senso o*-rz-
zontale. Quando uno ha difficolta, va 
a//a lavagna e scrivc; poi si rivolgc a 
me dicendo: va bene ? Sc dico si, ricn-
tra al posto; sc dico no, deve cereare 
i'errore. Spcsso e aiutato dal compagno 

dell'altro gruppo che scrivc ncllo spa
zio attiguo. 

Una parte degli errori di cui ha 

dubbio vengono cos\ direttamenle eli-

viinati, ma rimangono qnelli di cui 

non si rende conto e sono i piu gravi. 

Man mano che uno termina viene da 

me per la correzione. Lcggo in modo 

che lui senta ma da non disturhare 

gli altri, e trovato I'errore lo sottolinco. 

• In genere riesce a eapire subito 

quelli ortografici, ma quasi mai quclli 

dovuti al dialetto. Esempio: leri se 

morto un nostro amico, anzichi e mor-

to; oppurc, so dctto di non venire, 

anziche gli ho detto di non venire 

ccc. Siccome qualsiasi csercizio s'cra 

rcso praticamente inutile e i bambini 

continuavano a scrivere in forma dia-

Icttalc, allora ho pensato di far scri

vcre sn un foglio di carta I'errore e 

la correzione in questo modo: so det to, 

Tton si dice; gli ho detto, si dice. Que

sto viene attaccato al vmro vicino 

per cui ogni volta chc ripetc I'errore, 

parlando o scrivendo, lo rimando al 

foglio per la correzione. Da qua'chc 

giorno noto chc non sono piu solo a 

riprendcrlo; spciso i compagni fanno 

prima di me. Altrettanto faccio per gli 

altri errori ancora piu numerosi c co-

muni; cioe la diffcrenza tra: ho, hai, 

ha, hanno ed o, a. ai, anno, ed c, c. 

In allrettanti fogli scrivono a stam-
patello (sempre il iutto vicne rappre-
sentato dal disegno) prima le forme 
che indicano posscsso (io ho una mela) 
e poi quelle chc indicano azioni nel 
passato (tu hai mangiato). Quando si 
riprcscnta I'errore vanno a confrontarc 
c correggerc. Per quanto notevoli pro-
gressi siano stati fatti, molto tempo 
ancora dovra certamente passare pri
ma che abbiano sicurczza c coscienzn% 

E' qucsto un proccsso molto lento, 
giacche si viene a crcarc prima la co-
scienza c quindi I'aulomatismo ch'c 
sempre la risultante dcll'acqiiisizionc 
maturata. A questa azione si accom-
pagna contcmporaneamcntc lo studio 

dei verbi c dcile altre parti del discor-
so, chc perd non sono prcsenfafi mat 
da una lezionc isolata. Cioe non dico 
mai: oggi parliamo del verbo o del-
Vaggcttivo o del nomc ccc. 

Come si sta procedendo invece per 
lo studio di Colombo e Gagarin ? Ab
biamo gia letto a puntatc la vita di 
Colombo c iniziata quclla di Gtgarin. 
Polevo far fare il riassunto ? Xc sa
rebbe uscito fuori un talc pasticcio 
che avrebbe fatto passar IVntttsiastno 
con cui mi hanno seguito. Possono i 
bambini di quarta scguire ordinata-

mente per iscritto una storia cost lun-
ga ? A me pure di no ed c I'espcrienza 
che vie lo dimostru. Ho invece fatto 
ripctcrc, per sommi capi, a voce e 
poi abbiamo tagliato un gran cartel-
lone, in cui. al ccntro, c stata attac-
cata Id ftgura di Colombo e quindi 
tutti i discgni che ognuno ha fatto, 
in culec ai quali, in forma didasealica, 
la storia di quel che il disegno rap-
prcsenta. Per evitare che tutti faces-
sero la stessa cosa abbiamo diviso nei 
tre gruppi i diversi periodi: il primo 
gruppo, la vita sino alia partctua; il 
secondo la scopcrta c il terzo gli altri 
viaggi fino alia morte. Altrettanto fa-
rcmo per Gagarin. I due mondi ven
gono cosi messi in risalto: quello in 
cui iuomo combatte da solo per il 
progrcsso, aiutato dal suo coraggio, 
I'intelligenza, la costanza; contrastato 
dall'ignoranza e la superstizione dila-
gantc; c il mondo moderna in cui 
I'liomo c. sempre I'artefice principalc, 
?n« coadiuvato da milioni di persone, 
come il caso di Gagarin. Cioe il bam
bino cede c capisce che l'uomo da 
solo oggi non potrebbe fare una sco
pcrta, una conquista. Da cid sorge 
Videa di un mondo divcrso dal nostro 
con il confronto e soprattutto si rende 
conto dello sviluppo c dell'evol'.izione 
della societa chc progrcdisce sotto la 
spinta della costanzu degli uomini co
me Colombo e del coraggio e la pcrfe-
zione di Gagarin. 

Per la monografia del pacrc abbiamo 

seguito invece un critcrio completa-

mente divcrso. Si sono stubiliti gli ar-

gomenti da trattare (fabbrichc, fiume 

Anicnc, monumenti antichi, turismo, 

abitudini c crcdcnzc ccc.) c da cid si 

c capito chc non si poteva fare una 

divisionc aritmctica degli stcssi argo-

menti, per cut si c dceiso di far see-

glicrc a piaccre. Cosi il ftglio del cu-

stodc di Villa Adriana ha scelto di 

parlare della Villa, giacche dal padre 

ha potuto avere tutte le notizic che gli 

intcrcssavano. Colui chc live vicino al 

fiume Anicnc non Iia avuto difficolta 

a sapere tutto di csso, e. altrettanto 

la figlia dcll'albcrgatore a parlare del 

turismo. come il figlio dell'opcraio del

la carticra ad avere notizic della fab-

brica. 
« E noi cosa facciamo ? » dicono 

quclli chc non lianno avuto un inca-
rico prcciso. * Voi sceglictc I'argomen-
to die pin vi piacc — rtspondo —- t 
poi aiutate il compagno incaricato». 
In qucsto modo sono sorlc le paltvglie 
dt latoro. Ogni capo pattuglia (il re-
sponsabile del lavoro) Iia scritto nel 
suo quadcrno i nomi dei suoi aiu'.anti. 
Cetti hanno scntto parccchio. altri 
hanno sni,} portatn qualchc notizia. 
I'nit volta complciata la raccolta dd-
le intormazioni e eorretto U testa si e 
scri:to a macchina sni elisce. Satural-
vtcntc von viancana i discgni chc Aldo 
(ome.i spectalizzalo) aveva preparato 
col suo magistrate stilo. Alia difitsione 
lianno partceipato tutti. Infine si c 
falla una gradtiatorta per slabilire chi 
ne aveva piazzati di put e soprattutto 
chi a r e r a t»ca.S£ato put soldi, giacche 
dovevamo rifarci delle rpesc a Cui 
siamo andati n .coutro. Per la parte 
eon'abile, la cassicra (e qucsto un 
ineanco }isso) ha pensato c fare i 
conti. Tolte le spese. I'altrc e stato 
versato nella cassa della classe. Da 
questa e tantc altre attivtla sono re-
nuti fuori i conti c lo spnt,to per lo 
•studio dcll'cri""ct.iTn 

Albino Bernardini 
(Discgni di Domenico Scocot) 
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