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Urgenza di una riforma organica 
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La istituzlone della nuova 
scuola comune tra gli 11 e i 
14 annl solleva tutti 1 proble-
mi di riforma (scuola elemen-
tare, scuole medie superiori, 
Facolta che preparano gli in
segnanti) e li rende mdila-
zionabili. E' giusto studiare. e 
mettere in opera, provvedi-
menti di « emprgenza »; e in-
dispensabile per6 anche pre-
parare. tempo massimo un 
biennio, una riforma generale. 
Occorre creare una nuova 
scuola, e non « mettere delle 
pezze* sulle vecchie strut-
ture. 

Intendiamoci bene: not non 
siamo davvero quelli del 
* tanto peggio tanto meglio ». 
Abbiamo duramente criticato 
la lepge che ha istituito una 
nuova scuola, comune a tutti. 
tra gli 11 e i 14 anni (che 
il nostro Francesco Zappa, in 
un editoriale di Riforma del-
la scuola. ha chiamato il * pa-
sticciaccio •) critichiamo scve-
ramente gli • Orari e pro-
grammi d'insegnamento per 
la scuola media statale » ico-
mune). pubblicati dalla » Gaz-
zetta Ufficiale* I'll maggio 
scorso. Ma non ci limitiamo 
alia critica. 

Iniziative 
dei comunisti 
e dell'Adesspi 

' Propria perche non abbia
mo fatto i difensori di ufficio 
del compromesso sul quale e 
basata la legge 31 dicembre 
1962 (quella sulla istituzione e 

Vordinamento della scuola me
dia statale comune). proprio 
perche la abbiamo crit'tcata, 
siamo stati i primi a preoccu-
parci dei difficilissimi proble
mi connessi alia sua attuazio-
ne <le prime classi della nuo
va scuola dovranno essere for
mate non chi sa quando, ma 
il 1" ottobre prossimo) Cosi, 
la " Sezione pedagogica - del
l'lstituto Gramsci. diretta da 
Dina Bertoni-Jovine ha or-
ganizzato immediatamente do-
po I'approuazione della legge 
un convegno suW' Insegna-
mento scientifico nella scuola 
comune ^ (e uno dei punti pin 
delicati e difficili), • che , s i e 
suolto il 16-17 marzo Gli Atti 
del Convegno sono ora a di-
sposizione di tutti (vedi il nu-
mero di giugno di Riforma 
della scuola^.' chi li leggera, 
vedra che il Convegno ha de-
ciso di preparare in tempo 
una " gnida per gli insegnan-
ti di matematica e di osser-
uazioni * scientifiche • (siamo 
gid al lavoro), constatera che 
la preoccupazione dominante 
del relatore e degli interve-
nuti e stata quella di propor-
re adeguati prouuedimenii di 
* emergenza ». in particolare 
per il reclutamento e Vaggior-
namento degli insegnanti. 

A quel Convegno. organiz-
zato da comunisti. hanno par-
tecipato studiosi socialist* e 
indipendenti. Ben piu larga-
vnente rappresentativo dello 
schieramento democratico e 
laico il Comitato centrale del-
I'Associazione per la difesa e 
lo sviluppo della scuola pub-

' blica italtana (Ades<ipi). che si 
e rinnifo a Roma il 2 giugno 
scorso Ebbene: una delle 
preoccupazioni fondamentali 
del CC. dell'Adesspi e stata 

- quella di indicare al nuovo 
Parlamento e al nuovo gover-
tio le questioni scolastiche da 
affrontare e risolvere subito: 
in prima piano, anche in quel
la sede. i provvedimenti ne-
cessari perche la prossima at-

• tuazwne della nuova scuola 
media statale comune non si 
risolva in un caotico fallimen-
to. che pregiudicherebbe tutto 
il rinnovamento della scuola 
italiana. che provocherebbe il 
contrattacco di tutte le corren-
ti reazionarie. ancorate alle 
vecchie. e Jatiscenti. sirutture 
aristocratiche della scuola ita
liana. •• 

Cid non significa perd. in 
alcun modo. che non si debba 
pensare subito. e molto seria-
mente, a tutte Je riforme che 
sono imposte dalla istituzione 
della nuova scuola comune 
tra gli 11 e i 14 anni. I - pro-
grammi d'insegnamento per la 
scuola media statale * pubbli-
cati I'll maggio sono stati ge-
neralmente criticati, come un 
infelice compromesso tra vec-
chio e nuovo. Ma, a prescin-
dere dalle paure e dalle fisi-
me consercatrici per le quali 
i> peccato — ad es. — parfare 
delle lotte di classe nella sto-
ria dei ragazzi; .a prescindere 
anche dall'assurda procedura 
seguita (segrelezza dei lacori 
delle Commission'^ revisione 
dei testi da parte di un or-
gano * improprio - quale e la 
2* Sezione del Consiglio Su-
periore PJ.). vi e un elemen-
to oggettivo che impedisce at 
proorammt di essere efficienti 
e moderni, che impedira alia 
nuova scuola di avere il lirel-
lo culturale necessario. Qne-
sto elemento oggettivo sono I 
programmi Erm'mi del 1955 
per le scuole elementari, mi' 
scuglio di gretto confessiona-
lismo e di superficiale attwi- • 
smo. che hanno paurosamente 
abbassato il lipello cnlfurale 
delle scuole elempntari - $o-

, prattutto per quel che rigvar-
i da lo spirifo scientifico Fmo 

a che quei programmi non sa-
: ranno soslituiti. i programmi 

per la scuola comune tra gli 
, 11 e i 14 anni saranno neces-

sariamente una » toppa ». una 
" pezea * di stoffa piii o me-

- no nuova cucita alia belVe 
' meglio su di un vecchio abito 
t La istituzione. su tutto il 
. territorio nazionale. di una 

acno]a media statale. comu
ne a tutti. obbliaaton'a per-

•- tutti tra gli 11 e i 14 anni, 
pone in modo urgente e dram-

»'' mafico il problcma del r#clu-
-/> temenro delle migliaia, e ds-

V - ffcM di migliaia, di nuovl in-

segnantl necessari p e r i l suo 
funzionamento. Siamo in un 
momenta di crisi di insegnan
ti per le scucle medie (infe-
riori e superiori) cosl come 
sono: come uscire dalla con-
traddiziane? 

Sembra prevalere. negli am-
bicnti della burocrazla mini-
steriale. e nelle Commissioni, 
frettolosamente riunite dal 
Ministro Gui (e scelte non si 
sa bene con quale criteria, e • 
forse senza un criterio) Video 
di ricorrere ai diplomati degli 
Istituti magistrali. Infatti, 
mentre i professori laureati 
scarsegglano, i maestri disac-
cupati abbondano: la utilizza-
zione dei diplomati maestri 
si presenta come la * toppa » 
pin facile da mettere sulla 
nuova scuola, per coprire la 
falla • 

A tal fine, si propone di 
i\tituire dei Mag sten. con 
corso triennale. ai quali acce-
dano i diplomati maestri e 
che diano una prepara-ione 
specifica per I'insegnamento 
nella scuola comune tra gli 11 
e i 14 anni In parttcolare 
(riunionr di Villa Falconieri. 
23-26 marzo) si propone la 
istituzione di un Magistero 
scientifico triennale per la 
preparazione degli insegnanti 
di ' Matematitca, ottervazioni 
scientifiche. geografia fisica» 
nella scuola comune tra gli 11 
e i 14 anni: di un sifjatto ma
gistero sono stati gid nuli-
cati gli insegnamenti 

Intendiamoci bene: la per-
durante esclusione dei diplo
mati dell'lstituto magistrale 
dalle Facolta universitarie 
(eccezion fatta per la Facol
ta di Magistero. «letferano-
filosofica'), e ormai un ana-
cronismo Oggi ammettiamo. 
e direi con buon successo do-
po le prime esperienze. i * di
plomati tecnici » alle Facolta 
sicentifiche e tecniche. con un 
concorso di ammissione che 
verrd tra poco abolito: per
che escludere i diplomati del
l'lstituto magistrale? Solo per
che hanno fatto ~ un anno di 
meno di studi ~? Perche non 
votare subito una disposfzio-
ne transitoria. che permetta 
aqli abilitati dell'lstituto ma
gistrale di entrare in una 
qualsiasi Facolta nniuersita-
ria. prev'to concorso? 

Ma, uitenzione'; I'urgenza di 
' metterci una toppa • non de-
»'e farci peidere di vista lo 
studio di provvedimenti orga-
nici di riforma L'ansia di 
trovare al piu presto un ri-
medio qualunque sembra in-> 
vece far dimenticare alia bu-
rocrazia mihisteriale e alle sue 
Commissioni i problemi gene-
rali di struttura della scuo
la italiana. E' sempre la que-
stione delle * toppe -. - Rime-
diamo alia mancanza di inse
gnanti nella scuola media, isti-
tuendo Magisteri triennali, e 
tasciando Vlstituto magistrale 
cosi com'e -. si dice. Metodo 
sbagliato. Perche dobbiamo 
lasciare Vlstituto magistrale 
cosi com'e? 

Perche. per esemplo, non 
dobbiamo mettere alio studio 
la istituzione di un nuovo 
' Liceo moderno », di cinque 
anni (14-19). con un fonda-
mento di insegnamenti comu-
ni. e alcuni • indirizzi * diver-
si: classico. scientifico. lingui-
stico. magistrale? • Perche — 
in questo modo. oppure tra-
sformando Vlstituto magistra
le in un Liceo magistrale — 
non possiamo ammettere tutti 
i meritevoli alVUniversita, e 
organizzare bene, nelle Fa
colta universitarie. tauree e 
diplomi didattici. a diversi li-
velli? 

Aggiorna-
mento, si; 
Centri didat
tici, no 
" Per il momento, il Ministe-
TO sara costretto — ne sia-

' mo convinti — ad accettare 
come insegnanti nella nuova 
scuola media statale gli stu-
denti della Facolta di Scien-
ze che abbiano compiuto il 
primo biennio (e. per esem
plo. la soluzione di »emer
genza m suggerita dalla Com
mission npminata dalla Unio-
ne Matematica Italiana) Per
che questa soluzione di emer
genza non potrebbe prefiga-
rare una soluzione organica 
del problema. e cioe la istitu
zione di un 'diploma didat-
tico - dopo il primo biennio 
(piu un semestre di specializ-
zazione didattica) nell'ambito 
dei corsi di laurea ad indi-
rizzo didattico? In questo mo
do, si eviterebbe di creare un 
- vicolo cieco •. e cioe un 
Magistero che non dd altri 
sbocchi se non quello del-
Vinsegnamento • misto - nel
la scuola tra gli 11 e i 14 
anni: si eviterebbe il grave 
pericolo, che non e lectto 
ignorare. di una preparazione 
scadente di element! scadenti 
in Maffisleri scadenti Perso-
nalmente, sono d'accordo con 
Vo.d g. della Facolta di' Scien
ce di Padovaz - Le Facolta 
stesse dovranno organizzare 
nuoui corsi di laurea o corsi 
di diploma ad indirizzo didat
tico. cut possano iscr'wersi an
che gli abilitati deU'/stituto 
magistrale. dando altresi la 
possibility, dopo il conseaui-
mento di detto diploma, di ac-
cedere alle lauree didattiche 
delle Facolta di Scienze >. 

Ma su questo pnnto. cosl co
me sull'abbinamento tra • ma
tematica » e - Ostcrvazioni ?d 
elrmenti di scienze nalurali * 
(che mi lascia astai perplesso) 
vorrei ritornare in un pros
simo articolo. Vorrei dire an-
cora qilnlche parola sul pro
blema. anch'esso urgentissimo, 
dell'aggiornamento dei docen-
ti che gla insegnano. 

Anche in questo caso. non 
si tratfu. o non si tratta sol-
tnnto di proimedere comun-
que, di metterci subito alia 
bell'e meglio una - pezza». 
Bisogna affrontare il proble
ma istituzionale. bisonua crea
re organismi propri. adeguati 
al compito Centmaia di cor
si di aggiornamento sono sta
ti organizzati nel 1962-63, mi
gliaia di insegnanti li .hanno 
frequentati. Noi non diciamo 
die tutto cib sia stato inutile; 
diciamo perd che il rendimen-
to e stato basso, che sprechi 
e confusione non sono man-
cati, che si e ancora assa't lon-
tani da un elevato e moderno 
standard 11 fatto e che I'orga-
nizzazione di corsi siffatti c 
stata. fino ad oggi, nelle mani 
dell'Ispettorato centrale e dei 
Centri didattici na^ionali. cioe 
di organismi non ritpondenti 
alio scopo L'Ispettorato cen
trale ha altri compiti. at qua
li e bene si attenga: t Centri 
didattici sono un ibrtdo buro-
cratico-pedagogico che do-
t>rebbe scomparirc E" stata 
avanzata la propbsta, in sede 
.4des.spi di una - Comnii.ssio-
ne nazionale per Vaggiorna-
mento degli insegnanti -. del
ta quale facciano parte uo-
mini di cultura qualificati e 
rappresentativi (designati dal
la Consulta pedagogica. da 
Accademie e Vnioni scienti
fiche). alia quale siano devo-
luti i compiti. e il bilancio', 
dei Centri didattici Mi pare 
una proposta molto seria. da 
studiare subito • 
< Dal resoconti dei giornali 
che abbiamo letto. sembrereb-
be che. nelle lunghe e segrete 
trattative per la formazione 
di un nuovo governo. della 
scuola si sia parlato poco o 
niente Male. Come VAdesspi 
ha giustamente sottolineato 
nella sua recente lettera ai 
partiti laid e democratici. un 
adeguato programma di go
verno per la scuola e la scel-
ta di un ministro della Istru-
zione che dia garanzie di rea-
lizzarlo dovrebbe costituire 
uno dei punti chiawe della 
trattativa Ma come sperare 
che si preoccupi sul serio del
la crisi delle strittture scola
stiche un praidente designa-
to. di null'altro ansioso se non 
di tenere « fuori del gioco - i 
comunisti. e quanto di mo
derno. di vivo, di costruttivo 
essi rappresentano nella so-
cieta nazionale? 

L. Lombardo-Radice 

;.» scuola 
Libri di testo per le scuole elementari 

i i t i 

e non avesse fatto 
Nostalgie fasciste e timori dell'89 - Secondo al
cuni compilatori di libri per i nostri ragazzi, la 
guerra d'Etiopia comincio nel 1936,1'armistizio fu 
firmato il 25 luglio 1943, la "monorchia assoluta» 
cadde il 2 luglio 1946 e nello stesso giorno fu isti
tuito la Repubblica - Le origini del fascismo e le 

«opere del regime » 

Per vedere conit si rorrebbe ridotta la scuola elementare 
italiana, quella scuola primaria di cui tanto si va parlando' 
comp • sciuiiu formatrict -. e che nonostante tutto rimane an
cora c rimarra per anni I'unico contatto con I'istruzione di 
buona parte del popolo italiano. non e necessario scorrere 
" tutti ' i testi che in questi giomi vengono proposti per la 
scelta degli insegnanti Forse sono troppi. o fors'anche sono 
poch. perche" n wdir/duarne qualcuno che esca dalla banalita, 5 pud essere tntesa e voluta dalla classe dirigente Allora ne 

stampa il che, in classi elementari ove il buon successo di un 
insegnante e spesso cons'tderato nel giungere ad una ^uffi-
cienza ortografica dell'alunno, e almeno, didatticamente par
lando. un assassinio 

Sarebbe interessante uno studio sul libro di testo delle 
scuole elementari. uno studio che par'isse dai postn.'att gram-
sciani, tanto per intenderct, di cultura di mas.sa cosl come 

non dico del serviltsmo piu piatto ma del cattivo gustb, senza 
nemmeno la maniyolazione furbastra che a volte pud camuf-
fare anche il falsa piu sfacciato. e pressochc impossibiie C'u 
scriue ne ha scorsi una ventina. Essi si ripetono con una unifor-
mtta sconcertante. Nor, uno dei compilatori pare abbin preso 
(a cosa. come si dice. »sul serio». Ritrattini posti li. a caso 

uscirebbe un quadro grigio e sconsolante; una specnlazionc 
editoriale da una parte lalta di prestanome e di pooert 
scribi rimpinccpeune. c dall'altra parte una condizione uvvi-
lente per Vinsegnante quello coscienzioso E U bello e che 

Non stard ail elencare tutu 1 tciti ceinttiuti bottomano. 
Vc ho alcuni present: e dei quali ho postilluto non il tutto, 

che allora sull'esempio di quanto fece il porta Camixina ma 
con scom inrrrst dovrei lasciare la ' *oln copertmu. ma 
alcuni punti abbastnma slgnifirattvi E' logico la grammatica 
o I'aritmetica presentano una loro • staticitd • di forme e 
formule facili alia ripetizione e anche difficili ad una <nno-
vazione didattica Quello che conlraddistingue questi te.sti e 
la abnorme quuntitd di figure tanto che la paijinu rie uiene 
oppre.s.sa il testo (che d'altronde non merita altro) e una 
semplice guida alia figura 

' testi sussidiari della V classe sono. si P«o dire. I'ultimo 
ogni testo porta a documenlazione della propria '•isponden^a' brano di cultura che il ragazzo che abbandonera la scuola 
ai programmi, che dovrebbe essere garanzia di seneta. la 

rifatti sul luoqo comune dell'anno precedente, spesso nemmeno 'dicitura fahimeV quanto formale e burocratica') che le pre-
rifatti e ritrasposti tali e quali. Libri di lettura che ripetono scritte copie del testo sono state date in visione al competente 
da anni non solo gli stessi racconti ma gli stessi errori di Ministero 

Le due illustrazioni 
,(il «velocimano» dei 
pompien, in un di-
segno dell'800, e 
una brigata parti-
giana in montagna) 
sono tratte da uno 
dei pochi libri de
mocratici dedicati ai 
nostri giovani:. « Un 
popolo in lotta », di 
Roberto Battaglia , e 
Raffaello Ramat, 
edito da « La Nuova 
Italia » 

Lo studio di una psichiatra inglese 

n vinggio attraverso 
ailolcscenza 

Che l'adolescenza non sia 
la piu felice stagione della ' 
vita, come molti un tempo 
sembravano credere, che. vo-
lendo parlare in metafora, 
non sia - un'alba rosea e Se
rena » ma piuttosto un tem-
pestoso preludio. e cosa che 
s"6 imposta ormai a tutti: non 
solo agli studiosi. ma anche 
all*opinione pubblica in gene-
re Anziche oggetto d'ammi-
ra'ta invidia. l'adolescenza e 
divenuta causa di preoccu
pazione: i fenomeni del ted-
dy-boysmo. delle bande. della 
delinquenza minorile — a-
spetti esterni e deteriori del-
rintimo travaglio degli ado-
lescenti d'oggi — vengono 
studiati e analizzati dal pun-
to di vista medico, psicolo-
gico e sociale. nel tentativo 
di trovarvi un rirredio: e 
molti sono 1 libri sull'argo-
mento Ma ugualmente utili 
ci sembrano quelle opere che 
— come, per esempio. La 
psicojogia dell'adolescenfe e 
Veducazione di De Bartolo-
meis ted La Nuova Italia) e 
L'adolescente di Farnham 
(ed Bompiani) — studiano 
gli adolescenti normali: ch6 
una comprensione intelligen-
te dei problemi dell'eta. aiu-
tando gli educatori e gli adulti 
m genere a guidare. anzich^ 
inibire o frustrare. le esieen-
ze dei giovani. serve indub-
biamente a prevenire devia-
zioni e deformazioni-

L'equilibrio 
In questa categoria rien-

tra I'agile e interessante vo-
lumetto L'eta di//icile (Ed. 
Comunita. L 900) della psi
chiatra inglese Doris Odlun 
Viapgio attraverso l'adole
scenza e il titolo originate 
dell'opera: e l'A. ci accom-
pagna infatti, con mano si-
cura e delicata. attraverso 
quel periodo, dagli 11 ai 1< 
anni. che e senza dubbio U 
piu eccitante. ma anche il 
piii difficile e tormentoso 
della nostra vita, fatto di ra-
pidi cambiamenti e d'intense 
passioni. di esperienze sem
pre nuove e di perpetua in-
certezza e scontento 

A 10 anni. il bambino ha 
ragsUunto un equillbrio ab-
bastanza stabile II suo at-
teggiamento verso \ genitori 
e di acrettazicne; le sue ami-
cizie sono acritiche: la ses-
sualita. latente. non gli crea 
problemi no turbamenti II 
suo e un mondo in bianco e 
nero. privo di sfumature Ma 
i profondi mutamenti biolo-
gici e psicologici che si ve-
rificano tra gli 11 e I 13 an
ni distruggono questo equili-
brio: il ragazzo non conosce 
piu se stesso • non conosce 

- i • • u • ,r>> 

ancora il mondo che ha at-
torno Dice una bambina. ci- ' 
tata dall'A.: <« Mi sembra di 
non sapere mai dove flni-
sco io e dove cominciano le 
altre cose -. Caratteristiche 
fondamentali dell'eta sono la 
ambivalenza e la contraddi-
zione: amore e odio per la 1 
stessa persona o la stessa 
cosa si alternano continua-
mente; a stati d'eealtazione 
e d'euforia succedono stati 
d'inerzia e di depressione. 
sostituiti poi alia loro volta 
da atteggiamenti - risentiti o 
aggressivi. Nel momento stes
so in cui afferma ad alta vo
ce la sua indipendenza. l'ado
lescente prova un vivo biso-
gno. a volte doloroso. di di-
pendenza: cerca ansiosamen- . 
te negli adulti un modello 
con cui identiflcarsi. ma poi 
rifiuta d'accettarlo: vuol sen-
tirsi parte del gruppo fa-
migliare e scolastico e aspi-
ra contemporaneamente a mo-
strarsi diverso e • originate; 
e desideroso di confidarsi. ma 
difende gelosamente i propri 
segreti; teme d'essere influen-

' zato dagli altri, ma ha il 
' terrore d'essere respinto e 
rimanere isolato Vorrebbe es
sere amato e apprezzato. ha 
un profondo bisogno d'amici-
zia, ma sembra che faccia 
tutto il possibile per ren-
dersi - sgradevole: estrema-
mente suscettibile. del tutto 
privo di tatto. si comporta 
a volte, per gusto polemico. 
in modo che puo parere ad-
dirittura villano. 

Come si potra aiutare il 
ragazzo a superare le pro-
prie contraddizioni. a conqui-
stare una sicurezza che gli 
permetta di rifarsi un equi-
librio nuovo corrispondente 
alle esigenze della sua nuo
va personality? 

E' indispensabile. in pri
mo luogo. dargli modo di co-
noscere se stesso, di render-
si conto dei cambiamenti che 
avvengono dentro di lui. - La 
conoscenza — dice giustamen
te la Odlun — e I'unico mez
zo per 'iberarci dalla ten-
denza all'irrazionale -. Una 
tempestiva e aperta istruzio-
ne sessuale ha quindi una 
important fondamentale. Bi-
sognerebbe. in secondo luogo. 
creargli intorno un ambien-
tc disteso e amichevole in 
cui i suoi conflitti non si com-
plichino. esasperandosi. con' 
quelli degli adulti. ma pos
sano gradatamente attenuar-
si e risolversi Contano per 
questo non soltanto i suoi 
rapport! coi genitori. ma i 
rapporti dei genitori stessi tra 
loro e con gli altri. 

Fin qui i compiti della fa-
miglia, che a un certo pun-
to vengono a intrecciarsi con 
quelli della scuola. E' «vl-

dente che il ragazzo potra 
piii facilmente superare le 
proprie difficolta se frequen-
tera una scuola per cui sia 
adatto e in cui si senta va-
lorizzato. L'A. deplora quindi 
la scelta precoce. imposta dal-
I'ordinamento scolastico nel 
suo paese — come, fino ad 
oggi. nel nostro — a l l an
ni. quando ancora °on sono 
chiare le tendenze e le pos
sibility dei singoli e la deci-
sione si fonda unicamente 
sulla condizione economica e 
sociale della - famiglia. - La 
nuova scuola comune. che si 
realizzera in Italia col pros
simo anno scolastico. dovreb
be precisamente permettere 
a tutti i ragazzi di superare 
nel modo migliore il diffi
cile periodo della prima ado-
lescenza. 

La societa 
II passaggio dalla condizio

ne di studente a quella di la-
voratore comporta poi gravi 
adattamenti emotivi. a cui il 
ragazzo dev'essere opportuna-
mente preparato. E anche la 
scelta del lavoro. come quella 
della scuola. dovrebbe essere 
determinata non dalla neces-
sita. ma dalla capacita e dal 
gusto personate: il ragazzo 
the comincia. per pure ra-
gioni economiche, con un la
voro manuale. troppo spesso 
non riesce a specializzarsi e 
rimane per tutta la vita pri-
gioniero di questo tipo d'oc-
cupazione. 

L'A passa poi a esamlnare 
gli interessi sociali. intellet-
tuali. pratici. attivi. estetici 
degli adolescenti. compiacen-
dosi delle maggiori possibility 
che la civilta di oggi offre 
loro in ogni campo' 

Queste possibility non sono 
per6 sempre • sfruttate nel 
modo giusto e migliore: trop
po spesso i nuovi mezzi a di-
sposizione dei giovani tendono 
a fame degli spettatori pass!-
vi anziche dei partecipanti at
tivi (basti pensare alio sport 
e ali i musica). creando. sotto 
I'aspetto di una superficiale 
atti vita frenetica. un desolan-
te vuoto interiore 

A questo punto si ferma la 
analisi della Odlun che — psi
chiatra e non sociologa — tra-
scura d'indagare lo stretto 
rapporto esistente tra la man-
cata partecipazione dei giova
ni aila vita sociale e la strut
tura stessa d'una societa che. 
anziche invitarli a partecipa-
re. con la collaborazione o 
anche con la polemica. tende 
invece a resoingerli. disgusta-
ti o scoraggiati. e ad alienarli 
nel perseguimento di beni 
illusori. 

Ada M. Gobetti 

Una domanda antica 

Come nascono 
1 

" Come nascono I bambini? 
E' questa una domanda che • 
da tempo immemorabile i figli 
rivolgono ai genitori; ma as-
eai raramente ottengono una 
risposta soddisfacente. Si di-
rebbe che gli adulti temano. 
dicendo la semplice. pulita 
verita sui fatti della riprodu-
zione. dj turbare 1*" innocen-
z a - dei oiccoli. Preferiscono 
quindi ricorrere alle storielle 
della cicogna. del cavolo. del 
mercato. che narrano perd 
non col tono sereno e diver-
tito con cui 6i racconta una 
favola. ma con un sottinteso 
di malizia o con una reticen-
za da cui trapela un senso di 
vergogna - »-
-•"Oggi quasi tutti eon d'ac
cordo. in teoria, nel ricono-
scere la necessita d'impartire 
ai bambini — in modo diver
so a seconda dell'eta — una 
istruzione e un'educazione 
sessuale; si pa ria addirittura 
d'introdurla nelle scuole. co
me gia s'e fatto in molti pae-
ei. • Ma. quando si tratta di 
riopondere alle domande dei 
figli. quasi tutti provano un 
istintivo. involontario. del tut
to irrazionale ritegno. che ha 
le sue radici nelle proib'.zion: 
e nelle inibizioni (se non ad
dirittura nei traumi)1 sub:te 
nell'infanzia e che tutte le 
esperienze geguenti non sono 
riuscite a 6bloccare II loro 
atteggiamento ei riflette. ine-
vitabilmente. su quello dei 
bambini la cui curiosita ri
mane mal soddisfatta se non 
insoddisfatta del tutto e che 
dovranno. crescendo, faticare 
molto e a lungo per liberar-
sene. seppure Se ne hbere-
ranno mai: e alia loro volta 
condizioneranno quella dei 
loro bambini: e cosl di se-

fuito, in una catena senza 
ne. 

Comp/essi 
e tabu 

Ma a un certo punto biso-
gna pur cominciare a rom-
perla quecta catena. E se e 
spesso quasi impossibiie mo-
dificare l'atteggiamento degli 
adulti. piu facile e il preve
nire U formarsi nei bambini 
di complesgt e di tabu in que
sto campo. Tutti quelli. per 
esempio. a ' cui. appena - in 
grado di leggcre. si dia il 
be» libriccino di T. Franchini 
e F. Ferrazza. Come nascono 
I bambini (Universale Ragaz
zi, L 1000). vi troveranno le 
risposte che cercano esposte 
nel modo piu naturale, piu 
semplice e familiare. L a loro 
curiosita sara completatnente 

appagata e non cercheranno 
altre spiegazioni finche non 
saranno in grado di com-
prenderle: le affronteranno 
allora ' senza turbamenti. in 
oiena coscienza 

Nulla di troppo audace in 
questo volumetto che pur 
rappresenta nel nostro paese 
una novita assoluta: nulla che 
possa urtare o traumatizzare 
anche il lettore piu ignaro e 
piu sprovveduto Troviamo 
sobriamente delineata la dif-
ferenza tra i sessi. il sigmfi-
cato della Darola - mammife-
ro •; - vediamo descritto •<> 
sviluppo dell'embrione fino al 
parto. quando il bambm0" - e 
pronto a staccarsi dal corpo 
della mamma come un frutto 
maturo che si stacca dalla 
pianta - ed este attraverso 
uno stretto canale che si al
ia rga oer lasciarlo passare. 

Serieta e 
semplicita 

A questo punto «i l cordone 
che lo univa alia mamma vie-
ne tagliato e cio lascera una 
Diccola cicatrice iq mezzo al 
ventre del bambino che gli 
rimarra per tutta la vita •: 
I ombelico Ed ecco come v;e-
ne trattato d punto stimaio 
in genere il piu delicato d: 
tutta ' a spiegaz.one: - Ogni 
ragazzo. quando diventa uo-
mo. e ogni ragazza. quando 
diventa donna, ha in se il 
seme che serve a dare la vita 
ad altri essen. Il papa e la 
mamma vivono ins.erne per
che si vogliono bene Quando 
desiderano avere un bambino 
uniscono i loro semi e da 
quel momento nel ventre 
della mamma comincia a for
marsi il figlio -. 

Credo che basti no queste 
poche citazionj per dare una 
idea della serieta e sempl-.c.ta 
con cu> e presentata questa 
materia giudicata in genere 
(del tutto ingiustamente) tan
to • 6cabrosa •. Le figure. 
graziose ed efficaci. piii che 
illustrare 6emplicemente il te
sto, ne costituiscono la parte 
essenziale. Il libretto non ha 
bisogno d'essere spiegato per
che si spiega da se. E, met-
tendolo nelle mani dei bam
bini. i genitori e gli educa
tori in genere daranno loro 
uno strumento Per vincere 
sulla D a s e d'una conoscenza 
pur elementari?sima. gli an
cestral i pregiudizi da cut trop
po spesso e ancora inquinata 
l'atmosfera che quotidiana-
mente respirano. 

si e trovato fra le mani I vecchi dei casolari di canipauna 
ricordano ancora - eran trecento eran giovani e forti • come 
il loro ultimo appiglto al sapere Bene, da alcuni di questi 
sitsstcliari. p'rsi. Io npeto. non per indicare.« peggton ma 
semplicemente a caso proviamo a vedere la Sioria Quella di 
quinta va dalla scoperta dell'America ai giomi nostri Vi sono 
le inuastoni itraniere e I'uni'd d"/talia. Galileo Galilei e la 
Resistenza. la Rivoluzione Francesr e quella Americana (che 
buona parte dei testi non hanno nemmeno sentito nommare 
cosi come nella grafia det noun vi e discordanza tale che 
un padre che avesse. e il caso non e tanto raro. un bambino , 
con un testo e un ultra con una altro non snprebbe certumente 
come raccapezzarsi con un • Papa -. una • Reliaione •. un 
- KP - un - Priiicipe », una * Patria • ecc (/ui sempre 
maiuscoli e Id. direi casualmente perche mi pare che solo 
il caso abbia portato alia giustezza. sempre mmuscoli) 

Ecco una dei testi. SAl.IRE ed CETEM (Mondadon. Pa-
n.vui Pnncipato). Milano D'accordo vhe la Rivoluzione Fran-
cese scoppio per li mi^cr? condiziom del popolo mentre -an
che i vescovi i canonic. 1 convent] avevano speciali privi4egi •>. 
ma poi viene il terrore. questo ehoc di ogni subco.sciente 
timorato. questa inibizione perpetua per tutti t compilatori di 
testi scolastici. e «• mentre I'Assemblea lavorava ( ) tumutti, 
delitti e stragi si moltiplicavano Si erano formati molti partiti: 
alcuni di questi eccitavano la plebe alia violenza ( ) Questo 
fu l'anno del terrore La ghighottina uccise anstocratici e 
preti a migliaia - La plcbe uiene • eccitata * non dalle proprie 
Insoavortabilj condizioni di vita ma da -certi- partiti U richia-
mo al si(bconscic e pulese E lo stesso volume, dopo aver liqui-
•laio il Risorpiinent, co'le solite formulette su Carlo Alberto e 
su Pio IX. ci of/re un vera pezzo di bravura in una esposizione 
' qualunquisttca didattica - derjna d'una antoloaia - Quando 
questi foil Alleati). nel 1943 sbarcarono nella nostra Penisola 
(sic), I'ltalia mendionale si schiero con'ro 1 Tedeschi L'ltalia 
centro-settentrionale nmase invece 1 . ) al loro fianco Alia 
fine, la forza crescente degb" Alleati e la ribelhone (Resistenza) 
delle popolazioni irsofferenti del dominio tedesco ebbero 
la meglio •» 

• Apriamo ora I'ALVEARE. ed. Vallecchi. Firenze E' cu-
rato dal celeberrimo Bargellini Qui Galileo Galilei osservd 
si cielo e lampade ma di certi screzi con sacri testi nemmeno 
Vombra Semplicemente Galileo - diede rag one all'astronomo 
Copernieo. contro le credenze di altri sapienti di allora -. Cu-
stozc? E' facile. - I/Austria invio allora grandi rinforzi, mentre 
ia discordia e rmdiselplina indebolivano I'ltalia - Truppe n -
tirate da Pio fX e dooli altri principi? Sard per un'altra 
volta, con altri tempi e altro concetto di «scuola». natural-
mente La lotta tra Pio IX e la liberta. durante la Repubblica 
Romano e rii'olta a questo. « In assenza d. Papa Pio IX. nfu-
giatosi a Gaeta presso il re di Napoh. a Roma era stata pro-
clamata la Repubblica Romana - cosi come nel I860 e questo 
lo sanno tutti. - Vittorio Emanuele II ( .) aveva segretamente 
aiutato 1'impresa» iVon parliamo poi della guerra di Libia: 
« Per favorire l'attivita commerciale di molti italinni fstc) che ' 
si erano recati a Tripoli i quali erano maltrattati dai Turchi. 
nel 1911 I'ltalia invio un corpo di spedizione in Libia - seguito 
da - audacissimi marinai -

II rimpianto de: tempi belli e delle eroiche imprese colo-
niali e piii ancora evidente in seguito «Continuando la pol> 
tica di espansione in Africa, nel 1936 (sic) I'ltalia invio una 

• forte spedizione (sic) in Etiopia Dopo avpr conquistato tutto 
quel vasto territorio I soldati italiam deposero le armi e si 
dettero a costruire case strade. acquedotti. impianti industnali, 
ospedah. scuole ed altre opere pubbliche » Manca solo il testo, 
e magari ln musica di • Faccetta nera • E poich& a molti 
parra incredibile una simile prosa. trascrivo anche la oaqina: 

, e precisamente la 94 • . 
In GIORN1 OPEROSi, ed SEl. Torino, si legge che du-

' rante la Rivoluzione Francese - per la mania di voler rinno-
vare tutto in nome dei nuovi principi repubbiicani. furono 
ccmbattute anche la Religione e le buone tradizioni -. 

* Quell'-" anche» vale tutto il libro. dalla prima paoma 
all'ultima A parte che non • ho trovato cenno della Repubbli
ca Romana. mi pare 'ben deftnita • (storia a parte) la na-
scita del fascismo: - una situazione difficile, caratterizzata da v 
scioperi. disordini. sommosse. a cui 1'incertezza dei governanti 
non seppe poire rimedio - f n quanto a Resistenza: - Per venti 
mesi. il nostro Paese d:viso in due dalla " hnea gotica ~ fu 
sconvolto da bombardament: e da una sanguinosa guerra civile, 
combattuta da fascisti al servizio della Germania. da una parte, 
e dalla forze della Resistenza (partigiani) dall'altra-

A parte che tanto fascisti quanto partigiani rengono, di 
fatto, messi sullo stesso piano, qui almeno e'e cenno all'esi-
stenza di questi - fascisti al servizio della Germania - . cosa che 
in nessun altro testo ho trovato. 

Per DUEMILA. ed. Noseda. Milano. ad esempio, nel 1943 
I'ltalia " si arrese ma la guerra continu6 perch£ il nostro paese 
rimase diviso in due parti - II compilatore di questo testo ha 
il solito complesso terrore-Robespierre e pare dedicare lacrime 
all'' infelice re - che - nel momento supremo ntrovd il corag-
gio e la nobilta degni di un re - Per la querra in Libia, anche 
qui: «• il governo turco non si mostrava molto benevolo con gli 
Italian:, e allora per proteggerli il nostro governo decise di 
occupare la Libia -

Tutto avviene con facilita. con naturalezza. anche la man-
canzo di punteg.oictura BUSSOLA e edito da -La Scuola* 
di Brescia. Del dopoguerra 191S ci dd un quadro di un'ambi-
guita degna d'un esame psicoanalitico. - vi erano molti che, 
di prepotenza. votexano imporre agli altn le proprie idee 
facendo ncorso persino alle arrru Atti di violenza furono 
conipiuti anche eontto i sacerdoti e i soldati tornati dal fronte--
.Yon si capisce bene se siano sacerdoti e soldati tornati dal 
fronte o solo soldati Ma si capisce bene quel che segue: - Fra 
tanto d:sordme era naturale che prendessero il <=opravvento 
i piu forti -

Cosi il fascismo ha trovato anche il suo - era naturale». 
Tanto piii che sotto il fascismo * vennero compiute opere pub
bliche di grande importanza come la costruzione di strade. il 
completamento dell'Acquedotto Pusliese e la costruzione di 
villaggi agricoli Terre paludose furono bonif.cate e coltivate. 
Nel 1935 I'ltalia conquistd in Africa. t'Etiopia. dove mizi6 
una intensa opera di civilizzazione •» - L'Etiopia - fra virgole 
e proprio del testo II fascismo e visto sempre nel bene che h a 

fattt e H male e quest incidentale. mai presentato come causa 
diretta. immanente alia stessn ideoloQia Insomma, • se Musso
lini non cvesse fatto la guerra.. • E per completnre, BUSSOLA 
ci orienta molto bent- dicendocl. con una precisione stonca en-
comlablle. che - il 25 fuglio 1943 il Re <sic) faceva arrestare 
Mussolini e I'ltalia firmava 1'armistizio-

Le stesse imprecisioni sono ripetute sul volume TEMPO 
SERESO. della stessa casa editrice Non cambia mai una 
parola. mai un errore. solo la disposizione della pagina e 
alcuni esercizi Cambia il titolo ma la musica e sempre quella. 
E chissi se esistc ancora collo stesso testo il sussidiario RI-
FLESSl (ed Atlas) che nel 1959 scrivera. a proposito del-
Vultima guerra, che - dopo un imzio vittorioso I'ltalia fu 
battuta fsic) da awersan troppo piu forti di lei e in seguito 
dilaniata da lotte fratricide fino al 1945 -

Jl pezzo e degno di • Libro e moschette •. Poi si leggeva, 
con -c data *n ncntto. -V, 2 lugho li»46 fu abol'ita la Monarch.a 

, assoluta e istituita l.i Repubblica -
Cosl tra fascismo ediflcatore di strade e case, plebi aizzate 

e ghigliottina, armislizio al 25 luglio 1943. guerra all'Etiopi* 
inizicta .nel 1936 e Repubblica al 1 luglio va avanti I'editoria 
scolastico (visionata dal Ministero della Pubblica Istruzione) 
italiana. 

ft. O. 
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