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Ci vuole troppo tempo per costruire una scuola 

Un convegno 

soaManiia 
>:d:':.i.f ',.1 

e J'edilizia scolastica 
Gli amministratori devono approfittare delle agevolazioni per la scuola privata 

CI vuole troppo tempo 
per realizzare una scuola: 
bisogna prima trovare la: 
area, ottenere il certificate 
di idoneita, fare il proget- I 
to, ottenere l'approvazione, 
chiedere il mutuo, indire la 
gara d'appaltd; potrebbero : 

sembrare poche, semplici 
operazioni, e invece passa-: 
no due, tre a volte anche 
quattro anni prima di arri-
vare in fondo. E che non 
ci sia di mezzo anche il 
contributo statale, perche 
allora le cose si complica-
no ulteriormente, le prati-, 
che devono andare a Roma 
e prima che torhino indie-: 
tro sono cambiate le esi-
genze, i prezzi, e bisogna 
ricominciare tutto da capo. 

Intanto si ha notizia che 
in ogni citta aumentano i 
doppi turni, le classi si af-

I follano oltre i limiti, e il 
- fatto che contemporanea-
' mente si sfollino quelle 

delle campagne non risol-
•; ve; certo il problema, ma 

ne l esalta i termini. 
Di fronte a questa situa-

zione, si pud comprendere 
come molti Amministratori 
slano costretti a ricorrere 
a mezzi eccezionali per far 
fronte alia espansione sco
lastica, tendenti ad evade-

. re il complicato iter legato 
ialla realizzazione di opere 
di edilizia scolastica c in 

• pratica a far da se, senza 
controlli e pastoie delta 

, burocrazia. • •• , • 
Ed in che modo? E' mol-

to semplice: approfittando 
, delle agevolazioni di cui 
. anche nel settore edilizio 
gode la scuola privata. In* 

} fatti ad un privato citla* 

Centri di cultura popolare 

la scuola 
ta contro 

ranalfabetismo 
«La scuola non "solo e troppo povera, ma e anche troppo 

sola » dice Anna Lorenzetto nel suo bel libro Alfabeto e anal-
fabetismo (Ed. Armando. Roma, L. 1.200); non si pub far 
rioadere sulla scuola soltanto U compito di eliminare ranal
fabetismo. senza impegnare moralmente e praticamente il 
paese intero e 1 singoli cittadLni. Specie nelle zone P*& de-
presse. nel Sud, la campagna contro l'analfabetismo dovrebbe 
avere una forza di rottura, di battaglia comportare un'azione 
drammatica di mobilitazione e volonta popolare quale s'e 
avuta anni fa nell'TJnione Sovietica e piu recentemente nella 
Repubblica Cinese e a Cuba; e non dovrebbe tendere sem-
plicemente a rfmuovere quello che rappresenta un grave osta-
colo alia realizzazione del piani e delle riforme economiche, 
ma tenere sempre anche in considerazione il fondamentale 
fattore umano. 

La scuola non basta a risolvere il problema, e evidente. 
Ma perche? Perche _ dice 1'A. — in questi ultimi cin-
quant'anni la scuola * rimasta sul piano organizzativo presso-
che la etessa; mentre i metodi attlvi hanno aperto al fanoiullo 
grand! possibility di partccipazione e di espreasione, la scuola 
ancora non permette e non invita la collaborazione delle forze 
locali, dei cittadini. D'altra parte, per debellare ranalfabe
tismo non basta insegnare a Ieggere e a scrivere. Si pensi 
agli aoalfabeti d) ritorno o semi-analfabeti che sono andati 
a scuola per alcuni anni. ma poi hanno dimenticato, perche 
non hanno trovato nella societa. nelle esigenze del lavoro, 
neU'espressione dei loro rapporti. la possibilita d'inserire lo 
strumento del sapere. 

La conquieta dell'alfabeto e certo un gradino indispensa-
bile. ma non basta: deve servire per portare gradatamente 
all'istruzione professionale. a una vera e completa educazione 
democratica, - -' - • • •*- • -••-• «• - - • 

II discorso della Lorenzetto e tanto interessante in quanto 
s'inserisce in un'azione in corso: quella dei Centri di cultura 
popolare creati' dall'Unione • Nazionale per la lotta contro 
i'Analfabetismo (U.N.L-A.) proprio con lo scopo di guidare 
il desiderlo del sapere verso le forme di conoscenza e legare 
1'apprendimento del Ieggere e dello scrivere aRli interesei e 
al!e curiosita degli adulti. Nel 1947. poco dopo la fine della 
guerra, 1!U.N.L.A. si accinse a riprendere l'opera delle scuole 
dell'Agro romano e dell'Associaziqne per gli Intereasi del 
Mezzogiorno. Fu un lavoro difficile, faticoso. compiuto con 
sforzi enormi. lottando con difficolta d'ogni genere. finanzia-
rie e burocratiche tra l'indifferenza. la diffidenza e l'ostilita 
anche di molti che avrebbero dovuto invece dare aiuto. Dopo 
varie vicende, sorse il Centro: sorse povero. in locali di for-
tuna. male illuminati. spesso col pavimento di terra battuta; • 
ciaecuno di eesi ebbe un'origine e una 6toria diversa. 

Ci fu un maestro in Calabria che voleva aprire il Centro. 
ma non 6apeva come cominciare. Un giorno. mentre passeg-
glava per la campagna. vide alcuni contadini che faticavano a 
caricare del troncbi d'albero. Li aiutd e prese l'abitudine di 
lavorare con loro; e i contadini gli chiedevano ora questo. 

• ora quello. perche lui era il maestro, e lul rispondeva. E un 
giorno 11 invitd a venire, flnito 11 lavoro. nella sua classe'per 
discutere delle cose che If interessavano. £ ci fu un altro 
maestro, in Basilicata. che riuecl ad aprire 11 Centro andando 
a cercare i vecchi amici d'infanzia: e un altro. in Sardegna, 
ch« raccolse i contadini e i pastor! jntorno a un fiasco di vino: 
e un altro ancora che andd casa per casa per tutto U paese, 
un altro che chiese l'aiuto del sindaco per indire una grande 
riunione.un'altro che fece gettare - i l bando-. -

Ma ognuno di questi Centri nacque su un terreno comune 
di scoperta deH'amicizia e fu un tentativo dl valorlzzare le 
forze e I'iniziativa locali. un appello alia responsabQita indi-
viduale e al lavoro volontario. un'istanza insomma profonda-
mente democratica. Basti ricordare la storia del Comune dl 
Bernalda in Basilicata dove tutto il paese sHmpegnd a fare 
un impianto epeciale perche la scuola serale avesse sempre 
la luce ' - -* • •*• •" -'' • 

Il C'entio di Cultura Popolare vuol essere un terreno OTtn-
contro tra persone che vengono da esperienze diverse, dove 
«i pongano lavoro ed esperienza cullo stesso piano dell'istru-
zione e della cultura e si possa quindi trovare un terreno 

; comune col contadino e col pastore. Bsistono — dice l'A. -
un alfabeto minore che e la conquieta dello strumento del 
le*gere e dello scrivere. e un alfabeto maggiore che e la 
conquista del sapere, del lavoro. della coscienza civile; ed 
esiste aocbe un terzo alfabeto che si pu& chiamare cultun 
dei sentimenti. . . . . . ., . • 

Alio stesso modo esistono tipi divercl di analfabetismo. 
quello di chi non sa riconoscere i segni e oon sa scriveril 
e quello di chi sa benissimo Ieggere e scrivere, ma voluta-
Riente ignora 1'esistenza di un alfabeto maggiore, e specula 
anzi sulla miseria altrui valendosi della propria istruzione 
e del proprio potere Per sopraffare. La battaglia * quindi tra 
alfabeto e analfabetismo; non l'analfabetismo di chi non sa 
Ieggere e scrivere. ma quello 'di chi sa ed egoisticamente 
approfitta di ogni sua briciola di sapere ' 

Questo piccolo libro. fondato su quindici anni di un'espe-
rlenza appassionatamente vissuta. e una testimonianza inte
ressante. Non solo mette in guardia contro l'Uluministtca illu-
slone che basti diffondere il semplice alfabeto per mod-Scare 
profondamente la societa; non solo awerte come U pariare 
tr.nto di problemi social!, di problem! di svOuppo della co-
munita. ricorrendo a progetti ed eeperimenti particolari. non 
sia il piu delle volte che un modo per nascondere U rifiuto 
di affrontare seriamente problemi. di votare leggi coraggiose. 
di compiere riforme essenziali; ma pone anche l'accento sul 
valore sempre rinnovatore e ir.timamente rivoluzionario del-
V«izUtiva popolare. 

A. March«sini Gob«tti 

: dino e consentito costrui-
,. re scuole senza che i pro- . 
. getti siano preventivamen-
te approvati dagli Organi . 

"competenti, con il sempli
ce nulla-osta della Com-
missione edilizia comunale, 
nttenibile in 15. 20 giorni 
soprattutto in un piccolo 
Comune, e che tutt'al piu 
si assicura che i locali rag-
giungano l'altezza di tre 
metri. ••••.• r 

Cosa hanno imparato al* 
Jora gli Amministratori? ; 
Si fanno costruire la scuo- ' 
la dai proprietari terrieri, 
in cambio di concessioni 
piu o meno valide di vo-
lumetria costruibile sul 
territorio comunale, e ad 
opera compiuta la scuola 
viene ceduta al Comune 
che la gestisce a tutti gli 
effetti. , 

Certo, prima dell'apertu-
ra della scuola occorre il 
visto del Provveditorato: 
agli Studi, ma qual e i'Uf-
ficio che, in una situazione 
come la nostra, dichiara 
inabile una scuola che be
ne o male sembra stare in 
piedi, e tanto piu non co-
sta niente? ' 

Ci 6ono scuole nel se-
minterrati, nelle cascine e 
nei fienili; come pud non 
andar bene una scuola che 
e 11, tutta verniciata di 
fresco, pronta per essere 
usata. E poi, si dice, a ca-
val donato non si guarda 
in bocca. — 

' In tal modo la scuola '• • 
viene costruita non solo 
evadendo i regolamenti di •• 
edilizia scolastica ma an
che senza il controllo sul
la natura delle opere edi-, 
11, e sui material! che vi 
sono impiegati, con buona 
pace del costi di gestione 
e di manutenzione che ri-. 
cadranno poi sui •bilanci 
comunali. 

Assistiarao cosl al feno-
meno per cui, mentre da 
un lato, la parte piu avan-
zata della cultura pedago-
gica e architettonica si 
batte per un miglioramen-
to della tipologia scolasti

ca (vedi i Cohveghi ed 1 
Concorsi banditi dal Co-

;mune di Bologna), dalla 
altra Amministrazioni an
che di sinistra lasciano 
costruire scuole limitando-
si a commissionare tutt'al 
piu il - numero delle aule, 
senza curarsi di controlla-
re le caratteristiche tecno-
logiche e pedagogiche del-
l'edificio. . ,. 

Ci siamo tante volte la-
mehtati dell'arretratezza e 
dell'ottusita con cui tanti 
Ufflci statali giudicano i 
progetti di edilizia scola
stica; non e pero mettcn-
dosi sullo stesso piano che 
si. vince la battaglia con
tro i'oscurantismo: l'eva-
sione del controllo degli 
organi tutor! richiede co
me necessaria controparti-
ta che le Amministrazioni 
abbiano le carte in regola 
con una edilizia scolastica 
al piu alto livello quali
tative ';•;.,• 

Questo sistema, che di* 
pende dal metodo di con-
trattazione con la proprie-
ta terriera resosi necessa-
rio con l'assenza di una 
moderna legislazione ur-
banistica, e un'arma a dop-
pio taglio, e cambia so* 
stanzialmente a . seconda 
della coerenza con la qua
le si opera. Una cosa & 
accollare le spese di ur-
banizzazione primaria e 
secondaria (realizzazione 
dei servizi tecnologici e co
st ruzione delle scuole per 
tutto l'obbligo scolastico) a 
chi trae il massimo pro
fit to dalle aree fabbnea-
bili e l'altra b abdicare. 
alle proprie prerogative di 
Amministratore pubblico 
lasciandole ai privati lot-
tizzatori, tutt'altro che ido-
nei a rappresentare gli in-
teressi della comunita. In-
fatti se la prima operazio-
ne e lecita > almeno sino 
a che una nuova legge ur-
banistica non elimini lo 
sfruttamento del suolo da 
parte della proprieta pri
vata, lo e soltanto nella 
misura in cui la pubbllca 

Amministrazione ne 6 la 
protagonista ed e capace 

' ^ di imporre Tattuazione di 
; scelte sue proprie, prese 

nell'interesse della coJlet-
tivita. II caso dell'edilizia 
scolastica e un particolare, 

. in , tutto questo: ce ne 
preoccupiamo perche, men
tre stigmatizziamo l'attua* 
le classe dirigente per 
non avere sinora neppure 
attuato una cosi sempli
ce riforma organizzativa, 
chiediamo alia parte piu 

; avanzata delle rappresen-
' tanze democratiche una 
coerenza nell'azione che 
dimostri in concreto !a fl-
nalita dei propri obiettivi. 

Sono poche le Ammi-
;-• nistrazioni comunali. che, 
. pur sommerse dall'urgen-
, za del problema scolasti
co, hanno compreso l'im-
portanza dell'ambiente nel 
quale vengono educati i 
futuri cittadini, ponendo a 
revisione critica il tipo di 

. ambiente ereditato dalla 
tradizione riflettente i me
todi educativi di una scuo
la autoritaria e acritica: 
l'esempio del Comune di 
Bologna che, mentre da 
una parte risolve i proble
mi dell'espansione scolasti
ca c o n provvedimenti 

. <provvisori» a breve ter-
mine, dall'altra avvia una 
serie di studi e sperimen-
tazioni concrete sulla nuo
va tipologia edilizia e sul
la nuova organizzazione 

' scolastica della Citta-terri-
torio, quello del piccolo 
Comune di Buccinasco, del 

. comprensorio - milanese, 
' che, nel quadro dell'azio-

ne per arginan una disor-
dinata espansione a Corea 
affronta coragglosamente 
il problema della riqualifi-
cazione della periferia ur-
bana con la costruzione di 
una scuola elementaremo-

• dello, primo nucleo di un 
Centro scolastico attrezzu-

. to immerso nel verde, so
no casi esemplari che ri-
mangono putroppo ancora 
isolati. , 

N. Sanson! Tutino 

e dinamkhe 

socio//» 
« K i 
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ai 
Studenti bravi 
• studenti 
meno bravi 
Caro Direttore, 

dal 1. ottobre. come sal, 
funziona II primo anno dl 
quella Scuola media deil'ob-
bligo, che non e ne came ne 
peace. •:••..-'••-.••.••••• ^ -•• • 

La maggioranza degli alun-
nl in eta. si sono iscrittL II 
fatto e che non sempre' e 
stato possibile reperire i lo- -
call nella citta, per andare 
Incontro alle richieste. •• alle 
necessita della zona, dei quar-
tierL ecc. Cosl vediamo che 
in una scuola. ad esempio 
la media, si sono iscrittl 200 
bambini mentre ne pub ospi-
tare solo la meta; e alia pri
ma. funzionante preaso i lo
cal! delle commerciali o del-
1'industriale, con molti loca
li a disposizione. si sono 
iscrittl - solo pochissimi . ra-

• Ed eccoci al problema che 
e sorto In questi giorni o che 
sorgera stcuramente nella 
prossima settimana. Quale 
criterio occorre seguire per 
inviare gli alunni eccedenti 
nelle altre prime? Q pifi giu-
sto sarebbe quello -territo-
riale», nel dlvidere cioe la 
citta In tanti cetton e di-
stribuire gli alunni in base a 
questo criterio. Invece no. La 
distribuzione bisogna farla in 
base &d una legge fasdsta del 
1928 (credo). I mlgliori. quel-
U cioe che hanno una pa-
gella con i voti piu alti. o sia
no flgll dl mutdati o invali-
di ecc. rimangono nella scuo
la dove si sono iscritti. men
tre gli altrL coloro che han
no appena il sei, debbono an
dare via. Non parliamo poi 
dl coloro che. rimandanti a 
settembre. hanno consegulto 
la licenza di quinta in que
sti giorni Quest! debbono va-
care per tutta la citta in cer-
ca di un buco. Coal awiene 
cbe il ripetente di prima me
dia. respinto nella seconda 
eessione. non pub frequen-
tare la stessa scuola perche 
non cV piu posto per luL 
Eppure la scuola h a due pas-
si da casa sua. No, deve an
dare ' alia prima funzionante. 
ad esempio. preaso l'avvla-
mento agricolo che si trova 
a quattro chilometrL > < .. 
> Il traftferlmehto in base ad 
una "graduatoria di merito* 
a mio awiso, e la piu ver-

gognosa dlscriminazione che 
ei possa fare, degna del pas-
sato ventennio quando vi era 
la scuola del poveri e quella 
del ricchi, ma sanzionara an-

- cora oggi una scuola-per bra-
- vi ed una per meno bravi, mi 
' sembra assurdo e inverosi-
mile. 

Distlnti salutl 
;':;•; VINCENZO MASCIA 

* l i •-' R-mini . 
Il rtglo decreto che tuttora 

regola Viscrlzione degli alun
ni porta il n. 425, la data del 
9 aprile 1931 e la firma di 
Balbino Gittliano: e ejfettiva-
mente basato tulle *gradua-
torie di merlto*. salvo per I 
figli di mutilatt ed inrolidi 
dl guerra, che hanno la pre-

. cedenza su tutti. Per le pri-: me classi vengono in testa 
i promossl a giugno in ordi-
ne di voti. poi I promossl in 
seconda sesslone. ed inflne i 
ripetenri. Oell'eiemento -ter-

. ritoriale* si pud tener conto 
solo a parita di merito. an
che se nello stesso- decreto e 
detto che gli alunni devono 
iscriversl *alla scuola pK-
vicina'. Per le altre classi i 

•ripetenti sono sempre flH'uI-
rimo posto, dopo gli aluimi 
provenlenti da altre scuole 
pubbliche o dalla scuola pri
vata e paterna. , 

I ripetenti sono doppiamen-
te dlsgraziati nella nostra 
scuola media, perche portano 
come un marchlo d'tnfamia, 
e perche trovano difficolta ad 
iscriversl nella scuola prece-
dentemente frequentata. E" 

. quindi evidente Vassurdita di 
\ un criterio che porta a nuo-

ve dlscriminazioni. soprattut
to in un momento in cui i 

•'- acutamente grave la carenza 
di posti-alunno. come e as
surdo il criterio seguito da 

'' molti presidi che assegnano i 
' ragazzi pik bravi nelle sezio-
ni indicate dalle prime let-

' tere dell'alfabeto ed I meno 
bravi alle altre. Si aggiunga 
il pregiudblo di tante famU : glie che non vogUono man-
dare i propri figli in quella 
che e la sede delta vecchia 
scuola dl avviamento. per cui 

' si aggravano gli •oufUbri tra 
scuola e scuola, come e de-
nunciato nella lettera, . , 

La denuncia rigvarda mo 
del campi in cui vlgono tut
tora i vecchi decreti fascistx 

- e che da tempo attendono 
una nuora legislazione, ri-
spondente al principio della 
scuola di tutti esprewo nella 
Coitituzione Repubblicanm. 

';;.•'.'. Vineitori V 
senza cattedra 

; Cara Unlta, . 
Alia vigilia di un nuovo 

' concorso magistrale sottopo-
niamo alia tua attenzione la 

f ravita u del problema degli 
fweonanrf elementari- fuori 

ruolo idonei, che da anni va 
facendosi sempre piu doloro-
so. Superati con esito favore* 
le due o piu concorsi, ci tro-
viamo nella ambigua situa
zione di idonej; situazione 
quanto mat assurda dato che 
risultiamo vineitori senza cat
tedra. Sarebbe giusto che. una 
volta superato un concorso. 
come tutti i dipendenti dello 
Stato, ' anche - noi potessimo 
avere l'immisslone in ruolo. 
- Accade invece cbe per de-
cenni, dal * conferimento del 
diploma di abilltazione magi
strale, ci troviaroo a prestare 
saltuario servizio di supplen-
ti. senza alcuna ^araiafa di 

. lavoro ttabUft^jV'5'-' 
t.• Se un giornQ^andremo a : posto. e chi sa quando, ci tro-

veremo ad Iniziare la carriera 
dopo i trent'anni, in posti Ion
ian! con grave disagio fami-

. Hare, e svantaggiati per quel 
che riguarda la .nostra futu-

- ra situazione di pensionatL 
Invece di tenere presente la 

nostra situazione, si continua-
no a bandire concorsi con I 
quali si favoriscono le nuove 
leve di insegnanti che. conse-

; guita un'idoneita, ci vengono 
;. a raggiungere poicbe I nostri 

titol! vengono. durante 1 con
corsi, quasi completamente 
svalutati. Ora se e giusto che 

r anche i giovani si facciano 
« una strada, e altrettanto giu

sto cbe aocbe i non piu gio* 
. vam debbano avere finalmen-

te un posto. 
- Si parla gia di bandire n 

. prossimo concorso. Noi chie
diamo che, prima cbe cib av-
venga, sia presa in seria con-

- siderazione la posizione degli 
- idonei» dei concorsi pre
cedent! e che si cerchl di ov-

. viare alia nostra dolorosa si
tuazione con un progetto dl 
legge. affiancato maaari al 

. bando di concorso, che con-
- senta llmmissione in ruolo 
. dl una percentuale-annua di 

idonei, in modo da assorbire 
gradualmente tutti gli Inse-
gnaoti gia ritenuti meritevoli 
dalle commission! gludicatrici 
del concorsi precedent! 

Un gruppo di insegnanti 
fuori ruolo della provia-
cia di rirenza 

Di viva attualita e senza 
dubbto tl tenia: *Infanzia e 
dinamiche sociali -. del XII 
Convegno nazionale di studio 
indetto dal Centro Didattlco 
per la scuola materna, tenu-
tosi recentemente. 

Ha un suo significato Vaver 
scelto come sede Torino, la 
citta dove nella forma piu 
massiccia si verifica.il feno-
meno dell'immigrazione, con 
tutti i suoi aspetti positivi e 
negativi, e dove le contraddi-
zioni determinate dalla pres-
sante richlesta degli impren-
ditoii di manodopera da altre 
regioni e Vinadeguatezza ed tl 
aisordine del servizi sociali 
scoppiano in • modo • spesso 
drammatico ed investono tut
ti: adulti e bambini. 

Tl fine del Convegno e. sta
to di portare le 900 educatrici 
di scuola materna presenti 
ad una conoscenza piu tnedi-
tata di uno dei fenomeni piu 
gravi delVItalia di oggi. ed in 
modo particolare de.I'ambien-
fe soctale e culturale in cui 
vive il bimbo, sia net luo-
chi di partenza, sia nei luoghi 
di arrivo - della - miarazione 
interna. . .;..•. 
•Come • Veducatrice' della' 
scuola materna della grande 
citta industriale-non pub 
ignorare il mondo da cui pro-
viene gran parte dei bambi
ni a//idattle (stato di miseria 

: acuito dalla consapevolezza 
di esso, crollo di strutture 
arcalche contadine, sclerotiz-
zazione e senilizzazione del 
tessuto sociale e civile per lo 
spopolamento di forze giova
ni, lacerazione del - nucleo 
familiare e conseguente mu-
tamento della posizione del
ta donna, senso di insicurez-
za e di tensione). cosl feduca-
trlce che opera nei comuni 
di emigrazione deve avere la 
consapevolezza anche - del 
mondo nuovo. diverso. in cut 
presto o tardl saranno tra-
sportati molti dei suoi alun
ni e contribuire ad attenuare 
almeno in parte i traumi che 
loro deriveranno dall'lsola-
mento e dalle difficolta del-
Vadattamento. 
• II rapporto personalita-am-

' btente nel bimbo, che non ha 
; ancora acquisito la maturi-
ta in cui tl pensiero ha il so-
pravvento sui dati, si risolve [ 
solo nella scuola, dove il bim- ' 
bo trova I'integrazione della 
sua personality e con deter* 
minate didattiche. Nella dina-
tnica della societa industriale 
— ha detto tl prof. Agazzi 
nella prolusione — per le 
mutate condizioni di ambien
te sono mutati gli orienta-
menti mentali del bimbo, i 
suoi modelli, e persino il tipo 
dei penitori. St tratta di stu-

• diare come tl soggetto — it 
bimbô — percepisce la .cultu
ra* delta societa di partenza 
e accoglie quella delta societa 
di arrivo; in una e'e U rifiu-

. to di un sistema sociale e di 
', un ambiente culturale. nell'al-
tra e'e la crisi dell'insedia-
mento. '<•= . . , 

In molte relazionl del Con
vegno e prevalso in modo ec-

: cessivo I'interesse sociolopico 
I su quello pedagogico-educati-
" vo e si sono ripetute cose gia 
dette in altri convegnl e con-

.' gressi. Le varie forme e le 
fasi del processo delVemigra-

; zione nell'ultimo seeolo sono -
state analizzate dal prof. Al-
beroni; - - tmpresstona'nte •• tl 

. quadro fatto dal prof. Santo-
; mauro del - dissanguamento 
v del Meridione (29% di eoa-
• sione scolastica in Calabria, 

leggero incremento r della 
mortalita infantile in tutte le 

. regioni del Sud), che potreb-:;be essere bloccato, secondo 
'- I'oratore, solo dalla realizza
zione di un piano, quale quel
lo prosper*ato nel Tapporto 

.' Saraceno con investimenti 
per 9000 miliardldl lire. 

Appena sflorati o taeiuri 
sono stati i temi delVeduca* 

. zione del bimbo e dei com-
piti concreti e specifici del
la scuola materna. Tl prof. 
Bonacina e la prof Ma Die-
ga Orlando hanno comunque 
sostenuto la" indispensabilt-
ta dell'istituto della scuola 
materna. in quanto • struttu-
ra portante ' capace di siste-
mare le situazioni di rottura 
e realizzare, senza tradire i 
valori del paese aVorigine. il 

futuro cittadino, conducendo-
lo ad assumere con sicurezza 
la realta in cui vive. Indi-1 dispensabiti sono pure I'inse-

' rimenfo della scuola materna 
. in un completo ordine cultu

rale, con personate altamen-
te specializzato, e la colla
borazione ' con la famiglia. 
'La scuola famigliare — ha 
dichiarato la prof Asa Orlan
do — e tnsostituibile. ma non 
e sufficiente -; restgenza del
lo sviluppo sociale richiede 

.una preparazione*specialisti-
ca che la famiglia non pub 
avere. Pure il prof. Benin, 
trattando della »problemafi-
ca' educativa nel mondo at-

••• tuale in trasformazione *, ha 
riaffermato che nel quadro 
generate della scuola il pro
blema della scuola materna e 
primario e che all'educatri-

: ce non sono ptu suf/tcfenti 
» amore e tenerezza », ma oc
corre una preparazione di al
to livello (un biennio untoer-
sitarioj. 

Gli applausi • piit' calorost 
hanno rtscosso proprio gli 
accenni sebbene vaghi e fu-

, gad, ad alcuni dt quel pro-
. blemi che il Partito comuni-
sta discusse a fondo nel suo 
Convegno nazionale sulla 

' scuola materna (ottobre '62): 
la programmazione di sollup-
po scolastico, il riconosci-
mento che la scuola materna 

: deve essere considerata non 
. piit come asilo o casa di cu-
. stodia ma come primo im-
portante momento- del gene-

• rale processo educativo, la 
sistemazione economica e 
giuridica delle insegnanti, 
Veliminazione della attuale 
scuola magistrale, inadegua-
ta alia formazione delle edu
catrici. - •• •> -• • - -

Tl Convegno comunque non 
usci mai da una impostazio-
ne piuttosto accademica, per 
tre motifi fondamentali. Non 
fu data la parola a nessuna 
delle insegnanti presenti, 
mentre sarebbe stato estre-
mamente interessante cono-
scere le loro esperienze, in 
paesi del nord e del sud, per 
riportare H discorso sul piano 
delta effettiva realta della 
scuola materna italiana con 
tutte le enormi carenze di cui 
oggi soffre, Nessuno degli un
did relatori, armati della sta-
tistica sodologica ma non di 
quella scolastica. osb dichia-
rare a tutte lettere quante 
migliaia di scuole materne 
oggi mancano o ricordare che 
gli edifid e le attrezzature 
dette poche funzionanti sono 
spesso mlserevoli, che le fa-
mialie, anche quelle degli 
immigrati, devono ancora pa-
gare euro questo servizio la 
dove esiste, che lo Stato e 
gli Enti locali continuano a 
disinteressarsene, e che la 
responsabilttd di tale arre-
tratezza ricade sulla classe di
rigente del nostra paese. In-
fine non si scese mai dal pia
no della lezione impartlta 
dairatto per presentare pro-
poste concrete o mozioni ou-
spicanti una sollecita modi-
ficazione della grave situazio
ne presente. • - , 

Un panorama preciso e 
. completo almeno della scuola 

materna nella citta di Torino 
aorebbero potuto fornire le 
relazioni delVassessore al-
vistnzione e del direttore 

' centrale delle scuole mater
ne. QuesVultimo, dott. Sac-
chetti, ammise che Tanno 
scorso i bimbi frequentantl le 
scuole materne di Torino si 
aggirarono sui 7300 (oltre 42 
mila — aggiungiamo noi — 

' sono a Torino i bimbi dai S 
at 6 anni e circa 7000 sono 
Ktati i bambini di tale eta 
immigrati nel solo biennio 
1961-62). La profjssa Tetta-
manzi, che ricopre la canca 
di assessore dal 1951, proprio 

. dalVanno tniziate dell'tmmt-

. grazione di masta fquasi 
mezzo milione di persone da 
allora ad oggi), sul cui tavolo 
di lavoro continuano ad he-
eumutarti lettere e petizloni 
di cittadini che chiedono the 
si costruiscano pi* scuole ma

terne, perche ogni anno k 
maggiore il numero dei bim-

; bi rifiutati di quello. degli 
i iscritti, invece di svolgere in 

modo pertlnente la sua rela
tione intitolata «Problemi 

amministrativi, organlzzativi 
e scolastici della scuola ma
terna di fronte ai problemi 

. deU'tmmiarazione »,: preferl 
tacere sull'opera dell'ammini-

- strazione sua e dei suoi colle-
ghi di Giunta (assentt • dal 

'• Convegno) per divagare in 
rievocazioni familiari e ri-

. petuti riferimenti alle sue 
• esperienze con le proprie 

persone di servizto. 
L'inconsittenza di tale re

latione, soprattutto se messa 
• a confronto con quella ben 
' piu nutrita di dati e di pro-

spettive di don ATIaif, con-
ferma quanto abbiamo sem-

• pre denundato: la deliberata 
• volonta degli amministratori 

democristiani di delegare la 
maggior parte possibile dei 

' loro compiti nel settore del-
V Veducazione e dell'assistenza 

agli organisml confessionali 
per precise finalita politlche. 

Consideriamo elemento 
' motto positivo e significativo 

del Convegno Vattenzione vi-
' visslma dimostrata dalle edu
catrici laiche e religiose in-> 
tervenute, le quali hanno co-
stantemente gremito il salone 
durante le sette intense sedu-
te: anche • questo conferma 
che nel campo magistrale e 
matura la coscienza che, nel-
Vattuale sconvolgimento de-
mografico e sodale del nostra 
paese, la scuola materna de
ve essere rinnovata, poten-
ziata ed inserita satdamente 
nel sistema scolastico nazio
nale. 

Giorgina Arian lev! 
I disegnl di bambini che 

pubblichiamo nel corpo di 
questo articolo sono t tratti 

dal volume di Mario' Lodi, 
- Ce speranza se questo acca

de a Vho, pubbllcato dalla 
edizioni Avanti! , 

Al «6ramsci» 

Lezioni di 

preparazione 
al Concorso 
magistrale 
L'Istituto Gramsd (Solan* 

pedagogica) organizza un ear-
so gratuito per la preparazio
ne agli esami scritti del eon-

-corso magistrale recentemen
te bandito. Le lezioni avranno 
inizio martedl 15 ottobre nei 
locali dell'istituto (Roma, via 
del Conservatorio, 55) e sa
ranno tenute ogni martedl « 
ogni venerea dalle ore 18 alle 
ore 20 per la durata di due 
mesL 
v Per a roese di ottobre fl. 
corso sari cosl ripartito: pro-
fessoressa Dina Bertoni fovi
ne dell'lTnlversita d: Roma, 
Finalita e fattori delTeduca-
zione Educazione e societa; 
prof. Maria Corda Costa del-
l'Universita di Roma. Lettura 
e commento di un'opera del 
Dewey; prof. Francesco Gai-
zio deU'Universita di Roma, 
Formazione dello Stato ita-
liano e delle strutture scola-
stiche; prof. Arturo Arcomano, 
Educazione e ambiente. Edu
cazione scolastica e cducazio* 
ne familiare; prof. GlaconW 
Cives dell'Universita di Roma. 
Esame critico dei programmi 
elementari. • 

Ogni lezione sark seguita i a 
esercitazioni scritto • 
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