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In occasione dei recen-
ti dibattiti sul bilancio del 
ministero della P.I. i par-
lamentari -* comunisti, •• alia 
Camera e al Senato, hanno 
nuovamente documentato 
la gravita della situazione 
fra gli insegnanti. Perche 
possa realizzarsi una scuo
la nuova e democratica — 
e stato rilevato — occor-
re infatti, in via pregiu-
diziale, •affrontare u n a 
buona • volta in modo or-
ganico, rinunciando ai 
provvedimenti settoriali, 
ai - < pannicelli caldi > die 
nulla, in definitiva, risol-
vono, anche questo delica-

, tissimo problema.. Nelle 
, scuole medie in generale, 

nella Scuola Media • Unifi-
cata per i ragazzi dagli 11 
ai 14 anni in particolare, la 
carenza di professori e la 
precarieta e provvisorieta 

' della loro posizione costi-
tuiscono una delle cause 

. — anche se non certo 1'uni-
r. ca — della crisi attuaie e 
i del cattivo funzionamento 
j. di tutto il meccanismo. 

Giovera ricordare come 
stavano le cose, nel setto-
re deH'istruzione seconda-
ria di 1. grado, al 1. otto-
bre 1962: 
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Presldi di ruolo (Scuola media) . . 
Presidi di ruolo (Scuola avviamento) 

^Professori di ruolo (Scuola media) 
, Insegnanti di ruoli special! (ransitori 
" •" (Scuola m e d i a ) ' . . . ' . 
Insegnanti non di ruolo (Sc. med.) 
Professori di ruolo « B » (Sc. a w . ) 
Professori di ruolo « C » (Sc. a w . ) 
Professori non di ruolo (Sc. a w . ) 
Insegnanti tecnico - pratici di ruolo 
i (Scuola di avviamento) . . 

Insegnanti tecnico • pratici di ruolo 
•" speciale transitorio (Scuola a w . ) 
Insegnanti - tecnico - pratici non di 

ruolo (Scuola di avviamento) 

Totale 

Post! di 
organifo 

849 (1.991) 
925 (3.191) 

15.344 (34.411) 

167 ( — ) 
, 35.900 ( — ) 

7.139 (20.521) 
116 ( — ) 

49.146 •..(.— •) 

1.601 (3.509) 

94 ( — ) 

6.324 - ( — ) 

117.605 (63.656) 

I'C- Sono cifre, queste, che 
y parlano da sole. Lo « squi-
fj l ibrio* tra i docenti in 
* servizio ed i posti in orga-

L.y. nico — poco piii della me-
'•'V'ta e coperti per poco piii 
j * del 40 per cento — risulta 
\tinfatti evidentissimo. 
pC1 E quest'anno? II ministro 
7. Giii e le < fonti » governa-
pt ive si sforzano di presen-
| tare l'ormai tristemente fa-
i mosa legge 331 come un 

' i provvedimento sostanziale 
JI e tale, quindi, da avviare 
h a soluzione il <drammati-

? c o » problema. La realta — 
f anche sotto questo profilo 
j (trascuriamo qui - tutte le 
I altre incongruenze della 

\l legge. > che > hanno ' spesso 
l^provocato penosi casi uma-
|r ni c di cui il nos,tro gior-

• nale si e difiusamente oc-
/: cupato) '•— c ben di versa. 
[it In base alia 831 sono stati 
\\ infatti assunti in ruolo. dai 
£ 1 . ottobre '63. 5.932 insc-

\? gnanti nella Scuola Media, 
[<; O.020 insegnanti e 703 in-

.segnanti teoniro- pratici 
^nella Scuola di Avviamen-

h'to, 2.939 insegnanti di lin
gua straniera nel ruolo u-
n i c o dei due tipi di scuola. 
r&i tratta dunque di 18.891 ' 

iJinaegnanti, cui vanno ag-
I? jiunti gli 849 di Scuola 
l i Media e i 937 di Scuola di 

f Avviamento ' vincitori del 
i'concorso di materie lettc-
frarie bandito neH'ottobre 
j i960.' Pertanto. sono 20.677' 

i docenti entrati nei moli 
quest'anno: i posti di orgs-
[nico ricoperti sono ades.>o.. 
circa il 75 per cento (sal-

fiya, per6, rincidenza delie" 
^•vacanze > vurificatesi sue-
•[ctssivamente per varie 
'Muse; di quclli disponibi-
IjH" al 1. ottobre 1962. 
|%fiUna.goccia nel mare, co-

19 f| vfde: tanto piii, ove 

si tenga presente — come 
si deve tener presente — 
che l'obbligo scolastico fi-
110 al 14. anno rnmporta un 
ulteriore e sensibile in-
cremento di classi. Lo 
< squilibrio >, quindi, co
me ammette la stessa re-
lazione del sen. Oliva (dc), 
al bilancio del ministero 
della - P.I.', « ovviamenlc 
tenderd a riespandersi >. 

La Commis?ione nazio-
nale d'indaginc per lo svi-
luppo della 3cunla ha in-
dicato, com'e noto, nella ci-
fra di 280.000 i nuovi pro
fessori che sara necessa-
rio assumere cntro i pros-
simi dieci anni per corri-
spondere alle richieste del 
paese. La 831, dunque, non 

; ha assicurato neanche la 
- copertura ' del *• fabbiso-
: gno > di un solo anno (che 

e di 28.000 uni'a: mentre, 
attualmente. i giovani lau-
reati che si indirizzano al-
l'insegnamento non sono 
piii di 6.000 .ign: anno)! 

Tutti i problemi non af-
frontati che hanno porta-
to - aH'odierna situazione 

: restano dunque sul tappe-
to, piu urgent: ? che mal. 
E sono i problemi relativi 

; alTistituzione di un adc-
; guato stato giuridico per 

tutti gli insegnanti e di a-
deguati « incentivi > econo-
mici, ai criteri del recluta: 

i mento (che dovranno por-
:tare alia scomparsa di quel 

'• * bracciantato » • scolastico 
costitujto dalla massa dei 

I professori « fuori ruolo » 
; che ha come conseguen-

za il progressivo. ine-
' vitabile dechissamento e 
. Ingoramento della cate-

coria " e. piii in ' gene-
' rale, dcll'istruzione), al

ia formazione culturale e 
professionale. 

m. ro. 

28000 

6000 

ai lettori 
I corsi 
A.I.S. 

Da qualchc anno a qiicsta 
parte, il Ministero P.I.. ha 
istituito certi corsi. coxidctti 
A.I.S. (Attivita Int€tirative 
Scuola). che le maestre clc-
menlari titolari in altre pro
vince ed asseanatc. provviso-
riamente a Roma, espletano 
durante le ore pomeridiane. 
'•• Le discipline che • vl si in-

scpnano sono le piii bizzarre: 
dizione. geografia del turi-
smo. fotoprafia. ftlaiclica. dan-
"a. dattiloarafia. e. in casi piu 
rari e percid scarsi. lingua 
cd cconomia domestica o di-
segno 1 frequcntanti sono pli 
atunni ai quali il bencficio 
della rcfezione impone di trct-
tencrsi a scuo'.a ollre il tcr-
mine dclle lezioni antimeri-
dianc: scarsa disponibilita di 
frcquentanti quindi, il che ac~ 
cende compctizioni furiose 
fra le maestre. pfcoccupate 
d'ingapgiare — pena la non 
istituzione del corso — un 
minimo di alnnni perch6 il 
corso lunzioni. 

I corsi A.I.S. — quail che 
sia stato Vimpcgno delle do
centi — vengono anviati con 
un numero di frequcntanti 
mcramenle fittizio perche in 
efletti non piii di cinque o 
sci ragazzi presenziano re non. 
certo eontinuaticamnntet alle 
lezioni Con faccia tosta mau-
dita vengono fatti risultarc 
tutti semprc prcsen'i. anche 
quando il cessare delta reje-
zicne (verso I'iwzio della pri-
mavera) dctermina — col x^e-
nir meno dell'unico intercsse 
— la discrzione totale dalle 
ineffabili lezioni. 

Le maestre A.I S sono sor-
rette dalla buona volonti di 
fare qunlcJie cosa, accettano e 
si im;w-;<:ho di aver cure dei 
corsi foU?mcnte programmati, 
ma, in ejfetti. non :ondudono 
nulla E nulla sanno dire, che 
intercssi e conqttUti i malca-
pitati ragazzi Le aulc d'wen-
tano oalestrc I ragazzi abban-
donali a se stcssi hanno il 
tempo di lacerar»i. pestnrri. 
gragiarsi. fare scempio delta 
magra suppellcttilc scolasti
co, e. i meglio rocati per il 
funambolismo e le pirocltc 
acrolxxtichc. di voiteggiare sul 
dacanzali delle flnestre spa-
lancate (tanto succedeva nel
la scuola di via Cont* di Car-

magnola). strappando agli at-
territi passanti selvagge urla 
di spavento. • • * -

- . Prof. ANGELO LORET1 .• 
-. :••• - ROMA 

': Che i corsi A.I S., cosi co
me sono stati realizzati. non 
siano di' fatto una cosa seria 
e siano serviti in sostanza so
lo per trovare del lavoro ai 
maestri con - assegnazione 
provvisoria. e piu che evi-
dente - --•>;• . • - , 

Tuttavia sempre piti si im
pone in tutta la sua urgenza 
il problema di dare concrc-
tamente inizio a quella scuola 
integrata che corrisponde ad 

- una insopprimibile esigenza 
sociale e pedagomca Non s; 
tratta ne del vecchio dopo-
scuola. ne della burin dei 

• corsi A I S . si tratta di aila-
tare lo spazio della scuola 
assicurando al processo edu-
cativo ben altro respiro e 
impegnando i ragazzi su di 
un nuovo terreno nel campo 
della ricerca. del lavoro crca-
tivo. dello evago. 

i -1 

! Una inchiesta 
sulle elementari 

i Egregio direttore, 
. mi ritolqo a lei e al sno spl-
rito di obbiettiva polemica 
afflncht clla promuora una 
inchiesta sulla scuola itcliana 

• ed in oarticolare sulle scuole 
\ elementari Si discnte in varie 
I sedi del problema scolastico. 
': ma. come succcde in Italia le 
: discussionl assumono spesso 
: un sapore rctorico e aon af~ 
- frontano I temi di fondo per 
: una reale riforma. Le scuole 

elementari con i programmi 
del '55 volevano mettersi al 
passo coll'attivismo psicoccn-

; trbttico di altri Stati. ma que-
• sto e avvenuto solo formal-

mente. perche nella realta i 
programmi stessi no* pote-
cano trovare tittuazionc per 
la deficienza di ediftci e di 
materiale didattico Cra io 
credo che clla atlrarcrso il 
suo giornale possa denuncia-
re e documentare con un ser
vizio gior>ialistico questo sta
to di cose- >~nno »n insrgnante 
clcmen'tire fuori ruolo che ha 
nntato nelln rejlta della scuo
la uno squilibrio tra teorla 
e pratica che non vi dovrebbe 

'• esscrc. Con i piu cordloli 
salutl 
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Un contribute al rinnovamento 
culturale della scuola media 

« 

per T insegnamento 
La pubblicazione realizzata a cur a di « Riforma 

della scuola»» e dell'lstituto Gramsci 

- A cura della rivi6ta Ri
forma della scuola e della :-,' 
Sezione - pedagogica del- -
l'lstituto Gramsci e stata 
pubblicata, pochi giorni fa, 7 
una guida per Tinsegna-: 
mento nella nuova scuola ;' 
media statale • comiine •; 
(11-14 anni) di « Osserva- / 
zioni scientifiche e mate-
matica>, opera di piii au-
tori (Ferretti, , Pampallo- ; 
na, Petracchi, > Platone, ; 

Sacchetti). Che una pub- -
blicazione di questo tipo." 
risponda a • un'esigenza , 
molto sentita. lo prova il 
fatto che;- due terzi , della *•'. 
prima tiratura sono < stati .•: 

esauriti' per prenotazione i; 
prima della stampa (chi. 
quindi, non lo trovasse in 
libreria, fara bene a pre-
notare una copia della se- • 
conda tiratura. inviando 
L. 400 alia SGRA, via del- :. 
le Zoccolette 30. . Roma, / 
con vaglia postale, o con = 
versamento sul conto cor-
rente postale 1/43461). -. : 

Pregi e 
ditetti 

- Siamo riusciti a far iisci- .'. 
re il volumetto poche set- . 
timane dopo l'inizio • (al-
meno nominale) delle le- . 
zioni deH'anno 1963-64; cio • 
vuol dire che ci pensavamo 
da parecchi mesi. L'idea e 
venuta, non mi ricordo a\ 
chi, . durante il Convegno . 
sull'insegnamento scienti- . 
fico nella scuola obbliga-
toria . svoltosi ;aii'Istituto 
Grahxsci nel marzo econso • 
(gli Atti sono stati raccol-
ti in un 'fascicolo di Ri
forma della scuola); Dina ? 
Bertoni Jovine Tha fatta . 
propria, ed e. riuscita a'-
realizzarla, con la tenacia 
e la serieta che ce la fan- . 
no tanto ammirare. Richia- . 
mo queste note di cronaca, 
perche hanno ' un precisq 
significato -' ppliticd-cultii-- • 
rale. I comunisti rfî .nn<J- ; 

giudicato, e con'tinuano a ' 
giudicare, in modo molto 1 
severe la legge istitutiva 
della nuova scuola. media. 
statale e i suoi pirogram-
m:. ma non' «stanno a: * 
guardare», non lasciano 
cKe "le cose vadaiTO '27 m-v 
toll per avere la 6oddi«fa- -
zione di-esclamare: c rave-1 

vo ••• detto! >. No. • Npf^rcre-T : 
dsamo che le Jeggi _hpn'_ 
.=iaha*tii*to,"' che Tetemen-
to necisivo sia ^sempre —-; \ 
in tutti i campi — 1'ini-
ziativa positiva dai basso. 
Non ci limifiamo a dire: 
* cbsi non va », ma ci sfor-
ziamo di ' far vedere. in 
concreto. -come secondo 
npi le cose dovrebbero an-
dare (una iniziativa analo-
ga. di critica costmttiva 
agli infelicissimi program- ~ 
mi ^Ermini per la scuola 
elementare.' e in corso: rie 
pa rleremo *. quando sara 
ginnta a uno stadio piii 
a\anzato). ;• ' .-,: 

Non pretendiamo di fare ., 
cose perfette; per carita. ^ 
Prendiamo la « guida »; noi ••• 
che l'abbiamo promossa e 
organizzata, 6iamo quelli , 
che meglio ne vedono i li
mit! e i difetti. Alcuni di-
fetti sono da imputarsi alia 
nostra poverta; una venti-
na di tavole, possibilmen-
te a colori, non avrebbero'' 
guas.tato. ne s'arebbe stato 
difficile sceglierle o farle 
fare, e invece abbiamo do- . 
vuto accontehtarci di pochi " 
di.<egnetti esplicativi per la 
matcmatica. • Altri difetti 
derivano '.da una elabora-. 
ziohe ' ' culturale-didattica 
non. ancora soddisfaccnte; .;' 
che non soddisfa ancora ; 
— f innanzitiitto — noi 
sfessi. Dobbiamo perd dire . 
di aver chiamato a questo 
layoro un grtippo di stu-
diosi che da anni affron-
tano. con jnfelligenza. pas-
sione e modernita di idee 
il difficilissimo prohlema 
dell'in.cegnamento ?cienti-
f i o nella scuola tra gli 11 
e i -14 anni. Ferreiti. Pe-
trarchi. Platone formano . 
un colJettivo di lavoro che'. 
r.cn so se abbia 1'uguale in 
Italia; sono un biologo, un 

fisiro, un chimico che da 
phrecchi anni. lavorano in- ., 

~ sieme per elaborare , (per \ 
-tjnventare >, • stavo ''*•; per : 
lijie, data la situazione). 
una didattica delle ecienze ' 

'.natUrali al livello elemen
tare che sia gia scienza,. • 
metodo, ragione. Ida - Sac- . 
chetti, • che all'eeperienzerl. 
degli studi scient{fici..uni- , 
see quella della : maestra 

. <'mUitflnti? *« .e :"una, delle ; 
P9W0n#-!ch6 iniiltalia/han'/ 

• no\p~iu) com^leTa; e dlrett^. 
' informB|?idhe '^di.'quel che . 
sis**fjif n^Jle.-* scuole vive .v- . 
4- tyttbxil nVpndo per '̂fâ ;' 
pervenire, i ragazzi a una . 

. nientalita : e • a un s'apere; 
scientificb partendp da' in- ' 
tere.-si spontanei ,e bceajsio- "• 
nirili. Ugo, Pampallona e 
lino,dei piu vivaci.giovani « 
rappresehtanti - d t q u e 1' 
gjruppp italiano '.^.frinova-' 
tori-'deh-iiisegnanieii.to -ma-

• tcmatico elementare'e ire-
diq^ (Emma ^Castelniiovb. 
A'n^elo' Pescarini. Liliana 
Ragpa-Gil l i ) , . da tempo' . 
notb e etimato airestero,-
e.ipra finalmente anche ini, 
Haifa!, chev§"Ta"pattugliai ; 
.TrVppznta di -una—radicalej; = 
nioclerr )zze/ fone della cma--
' tematica tvclastica* tradi-f 
;z?priale. -* •- .-•'• ^ • ":'•• ̂ ••.';'-i--; " 
v -j Una siffatta mpdernizza-.' 

zibne mipl'ca nori solo una 
difficilbsima' elaborazibne 

• didattica (al.-" livello- ele- -
njentare) d e i jconcetti 

; « r-trutturali », assai astrat-
! ti., che hanno dato nuova 
unita e nuova forza • a l le ' 

'. iwVfematiche negli ultinii 
• deccrni, ma —r preliminar- , 
mente — un aggiornamen- ' 

• lo cu'turale dei docenti (la . 
mnggior parte degli inse
gnanti di matematica lau-

: renti da dieci. o anche da 
; meno anni, non ha seguito k 

i-n corso istituzionale ne \ 
• di • algebiE astratta ne di ; 
jtopologia). • Ecco • perche. : 
.' nelle neppur trenta pagi-
nette rhe abbiamo potuto 

.«conceJere* a Pampallo-
rta. quasi una meta costi-

.ibffce uii, panorama (mol- , 
r-to chiaro •; felice) delle 
•v <ctruttuie -matematiche* ; 

fr.ndamen*aii. * in partico-
rlare delle strutture alge-
foriche. -P'iche hdn pote-

"•vamo pubblicare un volu
me di piii di 100 pagine, 

r'-VVutore"' ha dovuto" com-
. prime.re molto sia la parte 

pfieologiea rstnitture mem . 
'• tiaiij ecc.) rhe resemplifi-
''_ c^zione cicattica. Si tenga " 
"presente." c.rrb. che, a par- ? 

tire dai n. 8-9 (settem-'' 
\brp 1963). Riforma • della -

tcupla piibblica un inser- . 
tp-ptidattfeb sul ciclo me-

- die. in agaiunta a quelle -
r-r'amai tradizionale pul ci-
clq elementare]' e che due 1 
paeinc di bgni inserto sono • 
affidat^ a; Lliigia Rosaia. 
pn'p'iic -.perche -offra^in _ 

. concietoiesempi di « trat-
'•'. tazione-,m.oderna » dei fat- -

ti matematici elementari,.* 
(humeri ' interi, massimo .- . 

, comun divisore e minimo 
' ccmune - multiplo, e casi 

v i a ) . .':_ . . . ' -."•:' 

Criteri 
modern/ 

. 1 1 resto della « « guida » ". 
' e dedicato aH'insegnanien- ; 
I to ' naturalistico-«perimeii- ' 

tale (< trs»-e. vazioni sc ien- ; 

[ tiflche*). Si articola in tre 
; parti « uj.^ervazioni gene-
, rali " e metodologiche » 
• (1-26); «Suggcrimenti per j 
] il primo anno» (29-60); ' 
! « Come orientare in aenso . 
j scientifico l'interesse dei -
; ragazzi > (88-99, Ida Sac-
; chetti). Sono la seconda e . 

la terza parte quelle piii -
' immediatamente « utili ». ' 
'• specialmcnte per i poveri ' 
: colleghi di matematica co- •' 
. stretti. da Proyveditfiri e -
: Presidi.. disperati a ;iim-
' provvisarsi "«o«55ervatori 
' scientific!' » ' Ma la validi- : 

ta del <6Uggerimenti > d -
,'riva dalla \Talidita della 
• imposta7:one, dalla meto-
[dolonia indicata nella pri

ma parte, che e ojuella sul- ' 
j la quale conviene in que-
! sta sede soffermarai un 

«Teaching Machines »: un alibi ? 

II condizio-
namento 
meccanico 

momento. Viene fissato uno 
« scopo fondamentale... la ; 
formazione di una menta-
lita critica, scientificamen-: 
te libera da dogmatismi, 
fondata sulla graduale r~-
similazione - del • metodo 
sperimentale... • scopo ' che 
non . pub essere ottenuto 
con un insegnamento li-
bresco • o con oeservnzioni 
casuali e frammentarie». 
Di particolare attualita la 
polemica • contro • il mito 
empiristico del valore della 
osservazione in se e per 
se: Posservazione di fatti 
e cose < cosi cohie s» pro-
ducono in natura e solo i l , 
primo. primissimo passo: il 
passo decisivo e la speri-
mentazione, oesia il - pro-. 
durre - fenomeni in . condi-
zioni determinate, onde si 
possano stabilire relazioni 
di cause ed effetti *. 

Di qui 1'importanza cen-
trale della riflessione sul
le osservazioni, del < mo- . 
mento ./ razionale >, della 
ipotesi; e, d'altro lato. del 
rigore, • tecnico e iogico, 
della t misura-verifica. ', -

Ancora: importanza di', 
uri * programma di ricer-
che e osservazioni > (altro 
che . affidarsi • all'occa6io-
ne!); consiglio ; agli inse
gnanti di riprodurre in 
piccolo qualche experi-
mentum crucis che segni 
una svolta • nel - canunino 
della scienza moderna (Ga
lileo, Spallanzani, • Volta, 
Pasteur), di dare ai ragtz-
zi subito il senso della sto-
ricita della scienza e del 
suo crescere storico come 
opera collettiva. Ancora: 
la « descrizione di - experi
ment! e osservazioni > deve 
ease re • concepita c o m e 
€ esercitazione scritta d i : 

l ingua*; la collaborazione 
tra l'insegnante di ecienze' 
e quello di lettere deve ee-
sere stretta e continiia. 

Vogliamo concludere sot-
tolineando, in modo chia
ro, che la « guida > corri
sponde (con i difetti e i 
limiti gia dichiarati) a una, 
precisa ' concezione " della • 
scuola tra gli 11 e 14 anni 
e dell'insegnamento scien
tifico in • essa. concezione 
che- ci ' pare diversa da 
quella ••: della • legge e dei 
programmi (o almeno . di -
una parte di essi) , diver-
sissima dalla prima inter-
pretazione pratica che di 
legge e programmi ha dato 
Tamministrazione scolasti-
ca. La « guida » vuole in-
dirizzare ^a un insegna
mento capace di formare, 
una . t ragione •• moderna > -
(una t testa del duemila ») 
in tutti; incita gli inse
gnanti a uno sforzo cultu-
rale-pedagogico . coniinuc 
e arduo. a una qua!ifica-
zione sempre piii elevata. 
L'amministrazione • scola-
stica - pare preocciiparsi 
soltanto del fatto che, in 
qualche modo. certe ore di 
insegnamento siano tenute, 
sotto una cert a dencmina-
zione; per «semplifirar-e ». 
sta imponendo ai matema
tici di insegnare. ar-
rangiandosi!. osservazioni 
scientifiche, e va frettolo-
samente preparando brevi 
e confusi < macisteri di 
materie scientifiche ». che 
producano insegnanti ge-' 
nerici di tutte le soienze 
a basso livello culturale. 
Si delinea, anche in que
sto campo, lo scontro (su 
di • un nuovo terreno) tra 
conservator! e progressi.-ti. 
La «guida » e un primo. 
piccolo contribute dei pro-. 
gressisti alia battaglia che 
6i 6 iniziata il 1. ottobre. 
coll'apertura della nuova 
scuola media statale. Con-
fidiamo che Riforma de'la 
scuola e la Sezione peda
gogica dell'lstituto Gram- • 
sci possano offrire ai pro- I 
gressisti nuovi.' piu "arti-
colati e piii ricchi mezzi 
per porta re una vera ri
forma moderna. dai ba.«so. 

L Lombardo-Radice 
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La citazione del Gozzcr 

che abbiamo riportato nel 
primo articola fa pensare 
alia programmazlone di
dattica come ad una solu
zione organica e definitiva, 
il che significa, per forza 
di cose, conservazione del
le attuali deficienze nelle 
strutture edilizie e nella 
disponibilita .degli inse
gnanti, rinuncia alio svi-
luppo ed al potenziamento 
della scuola vera e pro
pria, insomma. 

Che tali tecniche nuove 
siano concepite per rime-
diare alio status quo per-
petuandolo, lo dimostrano 
altre . espressioni del gia 
citato pedagoqista cattoli-
co. Egli si chlede: « ... co
me si 1 possa ' togliere • agli 
insegnanti il peso di quel
le che si potrebbero defi-
nire le manualitd scolasti-
che, dei pedaggi e dei fctc-
chinaggi dell'insegnamen
to... », • e 5 crede di poter 
trovare una rispasta a que-
sta esigenza nella macchi-
na che « ... sol'.ava Veduca-
zione da antiche e penose 
servitii, da pratiche e mc-
todologie ormai inutilmen-
te pesanti, '•• pur senza di-
struggere o eliminare i va-
lori fondamentali >. • ~ . 

II fatto e che «facchi-
naggi » e . * servitii » nel 
mestiere deW insegnante 
non ci sono, perche anche 
la Hpetizione a memoria, 
la correzione dei temi, il 
controllo < dei quaderni, o 
qualsiasi altro momento 
della giornata del docen-
te in classe, non e mat 

routine, ma off re sempre 
occasione e stimolo per ca-
pire meglio i • ragazzi e i 

. loro problemi di fronte al
ia vita, • • -• 

Solo quando siamo In 
• una pl'uriclasse, o in una • 
• aula di prima media gre-

mita da quaranta ragazzi-
ni, la neccssild della disci-

• plina e l'obbligo di svol-
gere il programma possono '; 
portare ad una impostazio-
ne rigida dell'insegnamen-

. to ad una massificazione 
della didattica: solo allora • 

\ la recitazione a memoria 
diventa cantilena per far 
presto e la correzione de
gli errori rimane formale 

Ma allora, in questo ca-
so, perche, offrire un ri-

i medio lasciando la 'causa 
del male? Nella fattispe-
cie, non sarebbe meglio, 
piuttosto che lasciarci in 

• - classi sovraffollate e darci 
' le T.M., non darci le TM. 
?e dimezzarci le classi, per 

• •;- permetterci di essere vera-
u mente insegnanti invece di 

ripetitori bisognosi di aiu-
ti? E meglio ancora se ci • 

jr'v dimezzassero le classi e ci ' 
dessero insieme le TM., 
che potrebbero essere certo 

• ' di una qualche ulilita, in-
serite in una struttura ^d 

::, in una metodologia scola-
" stiche rinnovate e moder-

«e. Ma e certo che, se si 
-. pensa solo ad alleviare coi 

nuovi strumenti i <facchi-
naggi * dell'insegnante, e- :•' 
vldentemente si ha tutta . 
Vintenzione di lasciare in-
tatte le condizioni e gli or-
dinamenti che provocano 

. quel « facchinaggi >. 

Ihtenti conservatori 
;"•'" L'tufento conservators di 
questa ~ linea di politica 
scolastico, del resto, si sco-
pre anche per un altro 
verso: infatti, del proces- • 
so di espansione scolastico • 
si vedono solo le conse- •'_. 
guenze sul, terreno delle 

• tecniche e dell'ammoder-':• 
namento metodologico, ' e 
non si pensa che una esten-
sione universale dell'obbli-
go porterd inevitabilmen-
te con se Vafflusso di nuo
ve grandi ma3se nel mon-
do della cultura e della 
scuola e quindi una ristrut- ' 
turazione qunlitativa ; dei 
programmi di studio, e dei 
contenuti ideali della scuo
la. Scompariranno cosi le 
vecchie materie privilegia~ 
te e si introdurranno nuo
ve discipline e nuovi indi-
rizzi educatioi-
In ultima'analisi, pur con 

le riserve doverose per chi 
si ponga dai punto di vista 
dcllo spiritualismo catto-
lico, si ha Vimpressionc 
che si sta ' delineando • un 
vasto progetto. un impe-
gnativo piano volitico ge
nerale, tendente ad una 
mistificazione dei metodi e 
dei valori della pedagogia, 
da ottenersi trasformando 
I'opera educatrice in con-
dizionamento meccanico, 
sulla scia delle cspcrienze 
e degli studi fatti negli 
Stati Uniti nel campo del
ta psicologia. della pubbli-
citd e della propaganda 
politica. -

- 11 vecchio pericolo del- -
Voscurantismo. dunque, si 
prescnta rinnnvato. non piii 
come ncgazione delta cul
tura, ma come cultura tec-

Gli affari sono affari 
£ ' evidente che, In que

sto senso, stanno premendo 
a tutt'uomo i gruppi di 
potere economlco e ideolo-. 
gico. Nel convegno di Fra-
scati, cui sopra ci siamo 
riferiti. Franco Carbonetli, 
autodefinitosi * rappresen-
tante di un'imprcsa e di in-
teressi privati », dopo aver 
a vuto buon aioco ad ac-
cusare la scuola pubblica 
di arrctratezza c impotcn-
za, ha consialiaio che es
sa, per uscirc dalla sta-
gnazione, stringa rapporti 
di organica collaborazione 
col mondo economico, c, 
in particolare, cerchi di 
rinnovarsi con «I'introdu-
zione di queste tecniche e 
strumentazioni, del resto 
gia in atto per gli scopi 
pratici e imme.iiali dell'in
segnamento 'telle aziendc 
e nelle scuole e corsi a-
ziendali » . • ; . - ' • 

A • tale scopo. egli ha 
detto che I'M nico organo 
oggi esistente. il ' Centro 
Nazionale Susxidi Audiovi-
sivi, e del tutto inadegua-
to al compito cd ha percid 
proposto In «formazione 
ai un cnte o associazione 
che possa • dedicarsi alio 
studio, la selezione e I* rtm-

lizzazionc dei programmi; . 
ente che sia formato con, 
la partecipazinne dello Sta- • 
to, di alcune fondazioni 

; culturali • e dei maggiori • 
gruppi economici >. Questa;. 
associazione • avrebbe lo '• 
scopo di * rendcre • possi- • 
bile la collaborazione del • 
personate dello Stato e del 
mondo economico per con- ' 
scntire un continuo concre
to contatto fra le catego- " 
rie economiche c le Auto- ; 
rifri e quindi la prepara -
zione di programmi ade-
rcnti alia neccssitd. del 
paese ». 

Per finire, siccome gli • 
affari sono affari, accanto 
a questa csplicita leorizza-
zione della conquista dai- . 
I'interno dello Stato e del
la scuola, il Carbonetti ha 
raccomandato di * acqui-
stare programmi e appa- ~ 
recchi esteri non prodotti 
in Italia ». per i quali ha 
chiesto anche x resfcnslo-
ne del beneficio delVese*-
zione tlnganale ». . , 

Luciano BiancatefTV 
FINE 

II preredente arttcolo k 
; stato pubblicato ventrdi 
25 ottobre. 
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' nicizzata, • in 'A briciolet • e; ; 
quindi priva della capacitA . 
di dare all'uomo una gui-

. da critica, una concezione . 
generale del mondo. Rima
ne intatta la sostanza: Vo-
scuramento della facolta •• 
razionale dell'uomo, la mu- '< 
tilazione della cosclenza e '-
della libertd di scelta. Se 

' si accetta di scendere su 
questo terreno, il timore di 
Giovanni Gozzer che < que
sto grande ' movimento . 
•. venga abbandonato nelle -
mani dei persuasori occul-
ti>, acquista un sapore di • 
patetica inanita. •••'• 

Anche ' , perche • alcuni 
ideologi di parte laica, me
no legati a riserve spiri-
tualistiche, hanno gia spre-

, giudicatamente e schietta- . 
mente parlato della tra-
sformazione dcll'istruzione, 

•• dai concetto tradizionale di 
travaso delle nozioni a 1 
quello pseudo moderno di . 
condizionamento, come se 
non ci fosse unaltra alter-
nativa alia vecchia scuola. 

• Ce da domandarsi, alio- ' 
ra, se una certa politica sco
lastico, nel campo •• della 
scuola, non conduca obiet-
tivamente a porre le basi 
per rendere possibile la 
realizzazione di.questo pro
getto di una mistificazione . 
pedagogica generale. I pro
grammi della scuola me
dia statale di reccnte isti
tuzione potrebbero costi-
tuire tin primo passo in 
<liicsta direzione, un pre-

: liminare svuotamento della 
sostanza " culturale >. delta 
scuola, per rendcrla dispo-
nibile a tutte le contraffa-

' zioni e a tutti gli equivoci. ', 
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