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Scuola senza tetto 
I v. 

• 4 t 

Bisoona d ie ci rendiamo 
conto die le condizioni della 
edilizia scolastico in Italia so
no di gran lunga peouiori di 
quelle che noi stessi sospet-
tavamo. Per anni ubbiarno de-
nunciato la muncanza di aule, 
il sovrafjollamento, la pover-

' ta dclle attrezzature: i docu
menti raccolti dalla Commis- > 
sione d'Indagine sulla scuola 
registrano una situazlone ben 
piii grave, di fronte alia qua
le t inutile ccrcare dei pul-
liatiwj e misurare le parole, e 
della quale abbiamo il dovc-
re di injormare I'opinione 
pubblica. 

Questi documenti si riferi-
scono soprattutto alia situa
zione • scolastica di 10 com-
prensori territoriali. che, pur 
non essendo stati scelti con 
tin rigoroso criteria statisti-
co, appalono sufflcicntemen-' 
te rappresentativl della realta 
economico-sociale del Paese, 

, Ne fanno parte la grande clt-' 
(a industriale del Norrf (Mi- \ 
lano) e In grande citta del 
Sud (Napoli). vasti compren-
sort territoriali come quello 
della provincia dl Forll, del 
Piano intercomunale di Bolo
gna, e della provincia di Pa
dova, una zona depressa del 
Nord (Delta Padano - Isola di 
Arlano), una zona di spopola-
•mento collinare (Chianti Fio-
rcntino), un territorio monta-
no del Centra. (Castel di San-
gro in Provincia dell'Aquila), 
una zona dl bonifica del Sud 
(Catanzaro S. Eufemia), un 
polo di suiluppo meridionale 
(comprensorio , di Siracusa, 
Augusta). 

L'anallsl della situazione : 

scolastica di questc zone do-
citmenta una situazione di 
tale gravita e, nello stesso 
tempo, cosl contrastante e va-
riamente contraddittoria ri-
spetto ai dati ufficiali sino 
adesso forniti dall'ISTAT e 
dal Ministero della Pubblica 
Istruzione, da indurre la Com
missione d'Indagine a richic-
dere, nel stio documento fi
nale, che venga fatto al piu 
presto un censimento nazio-
nale - deU'edilizia • scolastica. 
con £ metodi gia sperimentati 
in queste prime indagini cam-
plone. • . . - , . . . . 

Non c peraltro da stupirsi 
che si siano trovate differen-
ze tra i dati ufficiali esistenti 
sino ad oggi e quelli risultan-
ti dalle indagini effettuate, 
essendo completamcntc ' di
verse i criteri con i qnali la 
Commissione ha affrontato il 
problema: e piuttosto da chie-
dersi come sia possibile che 
un Ministero della Pubblica 
Istruzione. con un apposito 
Centro Studi per VEdilizia 
scolastica funzionante da 10 
anni, abbia potuto rcstare si
no adesso all'oscuro dclle 
condizioni reali nelle quali si 
svolge I'educazione in Italia, . 
accontentandosi di notizie s'u-
pcrficiali ed apvrossimate. 

Su un complcsso di 3009 
scuole ssaminate. c stato for- •'; 
mulato un giudizio di idonei-
ta scolastica solo sn 1502 \ 
scuole. essendo state conside
rate le restanti come soluzio- '\ 
tit di emergenza. per essere in 
edifici di proprieta privata e _ 
qtiindi non esistenti come pa- r 

trimonio pubblico. oppure in 
edifici nei quali la scuola coa-
bita con altre attivita priva
te.'Tra le restanti fa eccezio-
ne il caso delle scuole di Mi-
lano. sulle quali non e stato 
possibile formulare un giudi
zio di idoncita per la non 
stifficienza dei dati raccolti. 
data la particolare comples-
sita della situazione di eoabi-
tazione di piii scuole in sin-
goli edifici carattcristica del 
caso milanesc (peraltro Vesa-
me degli dementi raccolti 
permette significitivi con-
fronti tra la situazione della 
citta di Milano e quelle delle 
altre zone) ' - • - .; •--">., 

Sulle 1502 scuole cosl sele-
zionate il giudizio di idoneita • 
si c espresso con una vota-
zione derivante da una serie 
di punteggi • attribuiti alia 
scuola a seconda della rispan-
denza o meno alle esigenze 
didattiche. distributive e am-
bientali deirunitd scolastica. 
nonche • dei rapporti spazio-
alunno teorici di ogni scuola 
prcscindendo. in questo caso. 
dal grado di affollamento ef-
fettivo della scuola onde sot-. 
toporla a giudizio tn condizio- f 
ni ottimali e sottintendendo 
con cib la necessita di ripor-
fare al congruo numero di 
allievi ogni unita scolastica. 

I risultati della graduatoria • 
cosi ottenuta sono imprcssio- •; 
nantir su 1502 scuole t?o!o 75 •{ 
hanno ottenuto un punteggio 
pieno, con toto 6: 416 hanno 
avuto 5 e 5.5 e 364 hanno avu- • 
to voto 4 e 4.5 (vedi Tab. A) 
Te scuole che hanno ottenuto 
vn punteggio inferiore sono 
state giudiccte non idonee. *•-

Ci si pud domandare se non 
e stato per caso un giudizio 
troppo severo: si legge pcrb 
nel rapporto della Commissio
ne come esso sia stato for
mulate su elementi ritenuti 
essenziali per un voto di suf-
ficienxm, nferiti quasi tntti a 
norme del rcgolamentovigcn-
te per - Vcdllizia scolastica; 
non si pub che concludere the 
il 5 per cento delle scuole esa-
minatt e in contrasto con la -. 
Tegolamentazione edilizia ita-
Iiantt, reaolamentazione che 
del resfo richiede licelli di 
standards notevolmcntc infe-
riori a quelli degli altri Pae- ( 
si europei. - .-.•••"- ^ •: -• ' J 

Non si pub neppure dire". 
che iF campione sottoposto a 
giudizio sia particolarmente 
svantaggiato rispetto ad una 
media nazionale: lo dimostra 
la prepondcranza di compren-
sori del centro nord e di :o- i 
ne in condirfoni cconomiche 
e sociali al di sopra della me- , 
dia italiana. ^ "". 

Ixi ragionc di questo giu
dizio ra cercata nella cf',rt-
tiva realta della scnola ita
liana. e le fnrolr nnnlittrhe 
elflborare dalla Commissione 
sulle sinaole caratteristiche: 
dclle scuole csaminate nr so- ^ 
no purtroppo la triste con-' 
fcrma 

Basti dire che su 3009 tcuo- . 
le solo 156.'? sono «n edifici' 
flppositamenfe costruiti per 
scuola (la tdbella B che il-
lMtra i dati e anche troppo 
fWfrnsentatlva degli tqulU-

bri esistenti tra le diverse zo
ne); non e'e da stupirsi se 

'con tutte- queste scuole in. 
*' edifici costruiti come case di "• 

abitazione, in ex conventi o ? 
addirittura stullc o casctne 
i dati sulle condizioni igie-
niche degli edifici registrano 
pcrcentuali medic del 50 per 

,cento di scuole in cut la meta v 
o plu delle aule ha un gra- : 
do dl illiiminncione inferiore 

.'•ai minimi richicsti dalla leg
ge e die su 16.873 aule 
10.733 godano di aereazione 
solo utiilafernle. con le consc-
guenze ben note ad ioicnisfi 
ed insegnanti! 

Mancanza dl spacio. alPin-
tcmo e all'esterno dell'cditi-
do: ecco un'altra dclle piaghe 
croniche della nostra edilteia 
scolastica. Mancarira di spazio 
che non derlva perd salt ant o .•'-• 
dall'cccesslvo affollamento cul 
sono costrette le scuole, che 
basterebbe in questo caso co- ' 
struirne altre per ristabilire 
I'eqnilibrio. E' una deficienza 
congenita della nostra tlpolo-

• gia scolastica. nata porcrn e 
dcstlnata arimancre talc, sul-

':. la quale non e'e boom econo-
mico che possa intervcnlre; 
mid tipoloaia costruita in ter
mini di -aule • e basta. in un 
mondo che parla di scuola at-
tiva, di spazi di lavoro extra- \ 
curricnlarc. dl attivita collct-
tiva. di attirita di gruppo. Ul 
fronte alia miscra realta de
gli edifici scolastici, quel 
mondo sembra un mondo di ' 
pazzi, utopisti sperduti die- :: 
tro sogni irrealizzabili; e ali ••' 

. stessi programmi scolastici .:. 
del Ministero della Pubbiiea 

; Istruzione sembrano la trac-
cia ucr un racconto di fanta- . 
scienza. 

4.5 mq./alunno di superficie 
costruita a Padova e Bologna, 
3,15 a Siracusa, 3,00 a Cfltun-
zaro. 2,33 a Napoli: sono ci-
fre che, confrontate con quel
le indicate dalla Commissio
ne per una fntura tipologia 
scolastica, di 6,, S, 10. sino a 
15 mq./alunno a seconda del 
grado di scuola. perdono il 
carattere arido delle cifre e 

. diventuno sintomi di una si
tuazione allarmante. 
. Il discorsd diventa ancora 
piii grave quando si parla di 
spazio all'aperto: qui manca 
addirittura la concezione del
la necessita di dotare i com-

. plcssi scolastici di spazio ver-
de, necessita che non si pone 
solo in termini di aria e di 
luce, ma di vero spazio ester-
no tttilizzabile per le molte-
plici attivita che dovrebbcro 
svolgersi all'aperto. Confron-
tiamo gli standards richiesti 
dalla Commissione d'Indagine 
di mq.. area totale-alunno, . 
che vanno da un minimo di 
16 mq./alunno per gli Istitu-

ti superiori, ai 20-25 mq_ al. .r 
delle scuole di prirho e se-

. condp grado e dellp scuole ._ 
" mate me,' con le cifre emefse 

nelle indagini; su 3009 scuole 
' solo 1711 hanno uno spazio ••" 

all'aperto (in 613 casi non al- . 
berato) e per quanto riguarda 
il rapporto area/alunno le \ 
medie non riescono a supera-

' re i 4-5 mq./alunno. - v.-
La mancanza di spazio al- . 

-Vinterno delledificio- compor- ~;•.' 
ta di natnrale conseguenza la •'-'. 
assenza dei locali indispensa- . ' 
bill ad un buon funzionamen-
to scolastico: qui I'elenco po-
trebbe diventare impietoso: 
2318 scuole in cui non esiste 
la biblioteca (solo 205 casi 

. sn 3009 in cui esiste in locale 
propria). 2563 senza ambula-
torio. per non parlare delle 
aule, nelle quali sono state 
registrate superfici unitarie 
inferiori ai 30 mq. minimi as-
soluti prescritti dalla legge 
nella misura del 32 per cen
to a Napoli. del 35 per cento 
a Catanzaro. del 51 per cento . 
nel Chianti Fiorentino. 

r I dati raccolti sono moltls- . 
simi. e la esposizione delle ci
fre potrebbe continuare sino ' 
a diventare noiosa: il quadro ' 
che ne esce fuori e sostanzial- . • 

• mente quello di una scuola 
senza cHisa. ospitata malamen-
te in edifici destinati molto 
spesso ad altri usi. con una 
coabitazione forzosa e niente 
affatto funzionale tra scuola 
e scuola. scuola ed uifici: una 
casa che quando e'e ed e tut- -
ta propria, e troppo stretta. 

. come un vestito vecchio su .; 
•un bambino cresciuto: una 

casa che. anche quando e sta- v 
fa costruita - su misura*, e '•'>. 
stata fatta con avarizia e tcc-
cagneria. palesando una con-

t cezione della funzione della • 
scuola non certo degna di un 
Paese civile. . 

Grado di idoneita • 

' Zona dl N. lotale 
ImlaKlne • scuole ' 

Padova ^ , 436 
Delta Pad. i', 44 
Bologna 431 
Forli 1012 
Chianti Fio

rentino 116 
C a s t e l di 

Sangro : 49 
Catanzaro 186 
Napoli • .••. 528 
Siracusa • 96 

Totali • ••: :2898 

Graduatoria delle scuole esaminate nelle indagini 
I 

N srmilr In ' 8 c u o l e ' N - " « ° » e , ; '.;."• scuole N . «ciiole 
soluzlonl -:, • . ' con puntl ' con pimtl 

fremcrBen«» ;!non idonee 4 e 4.5 , 5 e 5.5 con puntl 6 

46 135v "•'•"•'. Ml--'* •'..'117 :"'";-'.•'•••"•: .- 7 . „' 
•• 21 ; v.- .,,11 ':.'. ;•"• 3 •• -:. *•!>•••••: z 
206 '91 , 59 , 6 6 ' 9 ! 

486 171 J 117 " . ' . ' • 190 . ; 48 V 

74 , 16 ;;.•':.' tt .,;• 9 ^4 ';•". 

16 15 ^ 0 f 6 Z 
120 - 46 . . 1 0 7 3 
372 129 , 16 , 11 'v.;-'. nessuna 

55 33 5 r .-. ••' 3 nessuna 

1396 v 6 4 7 " , _;.:'• . ; 3 6 4 - ; ; r . , - ; . - 4 1 6 : : ^ . i i ; ' ; - . 7 5 ' - > ; ; -
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II testo della proposta di legge dei deputati comunisti 

scuole esaniinate 3 0 0 9 

scuole in edifici H i 
appositamente costruiti 1563 

scuole 6 1 ° 
in edifici 
costruiti 
per usi non 
scolastici 
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<" c o m p l e x 3009 III 51.3 •..''• 20.8 ' j 6.S . 
Mnano . i l l o.O 95.5 0.0 . [ "•• O , 
Forli 1012 I5.S 50.7 •! .''18.9 . | 5,i ;: 
Bologna 431.3.7 56.0 ^ 19.3 \ f ; 10.2 :, 
Pado»a 436 1.9 83.3 
Delta Padano 44 13.3 '0.7 ,: . 
CfiianiiRorenlino 1 '6 «.' 39.8 

i H i ; ^ 
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Napoli " 528 16.5 30.3 ; j 34.7' . 
Caslel dl Sanjro 49 8.8 59.9 ' 24.7 
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Pubbllchiamo integralmente 
la uroposta di leRge d'lnizia-
tiva dei deputati Sclonti. 
Fibbi. Giulietta. Lama Natta 
Rosaanda Banfi Roseana Se-
roni, Illuminati Loperfldo. 
Levi Arian Giorgina. Picciot-
to. Bronzuto. Dj Lorenzo, 
Berlinguer Luigi e De Polzer 
per la fornitura gratuita nel
la scuola media statale dei 
libri di testo e del material© 
didattico ucr Tineegnamento 
del disegno. I'educazione ar-
tistica e le applicazioni tec-
niche 

r La propogta di legge che 
sottoponiamo alia vostra ap-
provazlone risponde ad un 
preciso obbligo cogtituzionale 
e ad una vivtesima esigenza 
della scuola italiana. L'art 34 
della Costituzione afTerma. a 
chiare lettere. che "l'ifitruzio-
ne inferiore, • impartita per 
almeno otto anni. e obbliga-
toria e gratuita ". Con questo 
precieo enunciato la Costitu
zione ha.inteso eeprimore un 
principio validn per tutti ed 
indipendente anche dai me-' 
riti. dalle' capacita. e . dalle 
condizioni cconomiche degli 
alunni. ... 

« Ne la gratuita pub essere 
limitata alle tasse di iscrizio-
ne e di frequenza. ai prezzo 
delle pagelle e simili perche. 
proprio ad evitare poseibili 
dubbi. l'art. 34 della Costitu
zione statuifice la gratuita del-
I'istruzione e. nei costo del-
1'istruzione. i librj coetitui-
ficono. come e nolo, una com-
ponente e. per di piii. una 
componente crescente ed im-
portante : . 
: «L* espansione scolastica 
che, negli ultimi anni. ha re-
gietrato dei notevoli incre-

* . ' •'• 

Cosa ne e di tutte le scuole 
costruite a Napoli dalla Cas-
sa per il Mezzogiorno. se 
dclle 528 scuole esaminate, 
la totalita nel comprensorio. 
neppure una ha ottenuto la 
sufficienza? Evidentemente si 
e lasciato costruire chiudendo 
troppi occhi. con la scusa dcl-
Vurgenza del problema. come 
se questo non volesse dire 
sprecare i fondi dello Stato, 
e bene ha. fatto la Commis
sione ad insistere sulla neces
sita per il futuro di non con-
cedere pi\i deroghe alle nor
me di regolamentazione edi
lizia. . -• . ' >̂ -' 
- La risoluzione '' finale ri
chiede anche una revisione 
dei regolamenti edilizi vigenti, 
ritenuti ormai • superati ri
spetto alio sviluppo delle esi
genze tecniche e pedagogiche: 
il contrasto tra lo spirito di 
queste richieste e la aensibi-
lita degli.Organi tninisteriali 
in materia appare sempre piii 
stridente. se si consider a che, 
nel momenta dcll'esplosione 
della scuola media unica, stia-
mo ancora aspettando il re-
golamento edilizio che dove-
va uscire entro'H gennaio '63. 
e si costruisce tuttora con le 
norme del Decreto Ministeria-
le del maggio, 1925! -- .y 

' Occorrerd tornare sul com
plcsso delle soluzioni e delle 

•richieste • • formulate •*»• dalla 
Commissione' d'Indagine nel 
campo deU'edilizia scolastica: 
la documentazione relativa al-
V organizzazione ' ferritoriafe 
della scuola, ai rapporti tra 
scuola e ambiente. tra scuola 
ed Ente locale, richiede nl-
teriore specifica trattazione, 
cosl come i problcmi della ti
pologia edilizia e della costru-
zione industrializzata su vasta 
scala. ..-.' -

N. Sansoni Tutino 

E' uscita la guida . 
5 air insegnamento 
scientifico per la 1d media 

L'introduzione nei program-
mi della scuola media infe
riore dcirinsegnamento ^cien-. 
tifico costituicce tin fatto di 
grande - rilievo. -.Tuttavia - la , 
mancanza ' di - una tmdizione 
italiana nel campo deH"inse-
gnamento scientifjeo rivolto '• 
a ragazzi dagli U ai 14 an- • 
ni e il carattere - generico 
delle direttive dei program-
mi • stccri poscono compro-
mettere i l ; succe*6o di que- . 
sta' importante innovazione 
Perd6 la rivista - R i f o r m a , 
della ' Scuola • • in collabora- ;-
zione con la Sezione Peda-
gogica dell' Istittito Gramsci, 
ha curato la pubblicazione d i ' 
una - Guida aH'infesnamento 
scientifico per la l.a classe 
della scuola media Statale - '. 
che si propone di dare ai pro-

- fe>ssori tin aiuto concreto per 
elaborare un prozramma di 
insegnamento e per realiz-

:zarld • ».. • • • - . *-..--
• Dopo una prima parte in cui 
si illustrano con csemp- con-
creti • i ' criter: metodo'.ogici 
general! d: una osservazione 
o sperimentazione. la -Guida-
introduce il testo dei pro
grammi • ufficiali. a cui - se- : 
gue una proposta di piano di 
lavoro '• per lo svolgimento 
della materia nel primo an
no dello nuova scuola media. -

Questo schema di program-
ma e poi svolto nella parte 
centrale della - Guida - . • in 
cui. dopo aver tracciato la 
distinzione tra essere viven-
te e ' non vivente si profila 
l'anallsi delle funzioni fonda-
mentali degli organismi vi-
venti secondo il punto di vi
sta biologico, fisico. chimico. 
Hanno collaborato a questa 
parte della trattazione gli 
stud.osi di scienze Gianfran-
co Ferretti. Gernando Petrac-
chi. Dino Platone. Segue un 
capitolo a cura di Ugo Pam-
pallona. riscrvato a; nuovi 
orientamenti n e 11" insegna
mento della matematica, per 
• ragazzi dagli 11 ai 14 anni. 
con un'ampia premessa sui 
fondamenti della matematica 
moderns. Nella ultima parte. 

, compilsta da Ida Sacchetti. si 
off re una esemplificazione 
del metodo con cui da un in-
teresse spontaneo si pub arri-
vare a una organizzazione lo-
gica delle lezioni scientifiche. 

La - G u i d a - di circa 100 
' pagine e-pa?ta in vendita a 

L. 400 da versa re su cc. nu-
; mero 1/43461. oppure su va-

clia postale indirizzato alia 
SGRA via delle Zoccolette 30 
Roma. Chi ne acquisti alme
no 5 copie ha diritto ad uno 
sconto del 20% sul costo to-

^tale. ' '"•'.•. ••*•••. :c 

Rassegna delle riviste 

La scuola e r utopia 
Di fronte ai problcmi" gra-

vi^simi sort! con risliiuzione 
della scuola media statale, !a 
posizinnc dei • catlolici e ad
dirittura caaspcrantc. Possia-
nio fare il tipicn e^empio di 
Gui rile snllnvaluta i di»agi c 
le ; prcoccupazioni > che • dcri- :; 
vano dalla applicazinne della 
legge 831 e di Segni che pre-
senzia alia inaiigurazione del
la • scuola-modcllo . Alcssandro 
Man/oni con crrimonie e sag-
gi ginnici: di frnntc a que*li 
fatti b lecilo chiedersi se *i ; 
iratla di incapacita n di irrc- ' 
sponsaliiltta pnlitichc. : ' . 

Tale posizionc, del resto, e 
enmune anche a gran parte ' 
delle pubblicazioni traltolichc. 
La soltovalulazione del pro-• 
hlema. rattenuazinne della cri-' 
.*i. • il ridimensinnamento dei * 
hisngni e delle necessita obiet-
tjve sembrano divenire una 
parola = d'ordinc generate, ; ri* • 
spondenie in . maniera preci-
sa al costume e al metodo di 
lavoro dei - catlolici. ; • 

Un esempio se ne puo tro-
varc in un articolo di F. Tros-
.«arelli, apparso sul n. 19 de 
La ririltn rntlnlicn, nel qua- • 
le eon una pagineiia' si liqui-
dano le iliffirnlla pratiebe ebr 
O5taeol.itio '" la ' realizzazione 
della ri forma srolaslira: la 
maneanz.1 di aule? Non »e ne 
parla: la mancanza di ' in?r-
znanli? « Non possiamo na-
•rnnderri elie la iiitlicnlia... r 
reale. Gli orcani nesponsabili 
si sono impo^naii in qnes!a 
opera di preparazione c di ag-
siornamenlo... mollo utile pos-
sono essere le esprrienze fal-
te nelle clnssi = di osservazio
ne-. la TV present* una senn- " 
la modelln„. sonn slati trnn- -
ti eirra 300 corsi clt azzior-
namenlo„ molm dinendera dai 
rapi di istituln„. dobbiamn 
dare 6d*iria asli insegnanti e 
anrbe un po* al lempo„. i>. Cbi 
inseena r vivo nella. scuola. 
rhi. ailraverso i finli. ne se-
sue |*open» roniradditloria e 
i proredimenii asMirdi. non 
puo elie provare sdrsno eon-
Iro certe " po*izioni rhe eon 
falsa honomia e vera malafe-
de soiinvalmano qnella che e 
non solo una «diffirolta rea
le n ma ' addiriltum una con-
dizione di rrisi scolastica di 
rslrrma gravita. • 

E' facile vederc che, in que
sto campo. la Democrazia cri-
«liana. rivela un vnoln poli
tico, nna mancanza di capa-
eiti organizzativa e dirrtiivj. 
in cui devono inserirsi con 
prospcltive orfanirhe p pro-
posle di trasformazinni pro-
Tonde le forze popolari c de-
moeratiehe pin sensihili alia 
qncslione della scuola. 

Ren altra consapcvnlezza, 
ad esempio. dimostra in me-
rito la rivista Riformn dclln 

; Scuola che ha affrontato tem-

pestivamente il problems del 
reclutamenlo ; e della forma-
zione degli insegnanti con un 
dibattito inizialo nel seltem-
brc scorso al quale hanno ado-
rilo finora Lucio Lombardo 
Radice, Antonio Santori Ru-

: gin, Mario Alighiero Mana-
eorda, Luigi - Volpicelli, Aldo 
Capitini c molti altri. ' 
. . Dalla discussione risulta la 
necessita di un impegno piu 
preciso dello Stalo e 1'urgen-
za di radicali rifonnc dello 
stato giuridico, della camera, 
dei criteri di formazione e di 
agginmamento dei docenti. 

L'aula 
Ma 

delle : 
'-" riprendiamo 1* esame 
riviste catloliche. Una 

dclle piu serie pubblicazioni 
scolastiche di ispirazione uffi-
cialc e senza' dubbio Scuola 
e Didattica, ma anch'essa. nel' 
la sostanza, elude i problemi 
di fondo. IVel n. 2 ad esem
pio, appaiono 4 arlicoli sul- : 

Paula di osservazioni seienti-
fiche. di applicazioni tecniche 
maschili c femminili, di edu-
cazione artisttea. ed anche se. 
aH'inizio di ognuno, sono af-
faeeiati dnhhi seri sulla rea-
lizzabilita dei consigli c dei 
progetti riportati. lultavia. i l 
srguitn del discorso induce a 
credere che con buona volon-
la e con un piccolo saerifi-
rio (inanziario di ;alunni c in-
5egnanti si rie*ca a realizzare 
IVssenzialc. ' ' • -

Per le osservazioni scienli-
fiebe • bisogncrcblie disporrc. 
dice Tarticolisia. di nn'anla di 
circa S metri per 7. con 4 gran-
di lavoli e numerosi banchi. 
ed nn'allrczzatura enmposta di 
tcrrario. acquario. rccinto di 
rcte melallica. rassclle, vasi da 
fiori, microsropi. un armadio. 
una hilancia. sea (Tali, snslanzc 
ehimiche. proveiie. beccn bun- • 
sen. inciibairicc ccc. ere. II r»i-
l.inrin diventa ancora piii onc-
roso se si passa alle aule di 
applicazioni tecnirhe e di edn-
razione arlistica: a proposi:o 
di qucsfiihima voglio cilare 
una frase che rende bene il 
tono - generate degli arlicoli: 
i In ogni caso. siccome Pau
la riservata alPediicazinne ar-
tistira occome. dove non e'e 
bisogna darsi da fare per pro-. 
rurarla: sommandn la buona 
volonla del pmfessore. del 
preside c delPamministrazio-
tie. con lo spirito di adatta-
menlo che si dice sia vivissimo 
in noi italiani. si finira per 
averla». Siamn diinque di 
fronlc a vcrc c propric ntopic. 
rhe sollovalntann la est re ma 
arrelratezza delle stmittire 
scola.Miche in Italia, infnndonn 
un nttimismo ingin.Mificato e, 
tn ' sostanza, prrsuppongonn 
Padaitamento e fl conrpromea- ' 

so con lo. status qua. E* certo 
the anche nelle condizioni al-
tuali Pihsegnante impegnato 
e coscienzioso puo fare qual-
clic cosa, e in realiu la fa, ma 
e anche' chiaro che, se que
sto lavoro si . intende diviso 
da un combaltimenio apertn 
per un superamenlo della si
tuazione generalc e- per la 

. costruzione di una scuola real-
menle - moderna, si profila il 
rischio di un'atlivila dispersi-
va, timidamente riformatricc, 
che acenmndi qualcosa '. per 
conservare tuttn. :"- •:-.-: 

Che la linea della rivista 
Scuata e Didattica sia quest a, 
lo prova il fallo slesso che la 
sua- aiienzione e riservata e-
sclusivamenle agli aspetli tec-
nici (altrezzatiira e prngetto 
delle varic aule) del proble
ma e non entri nel merito di 
una critica decisa alPimpnsia-
zinne ideale della nuova scuo
la media, per esempio alPin-
ennsistenza cullurale c fnrma-
tiva dei programmi scientific! 
o alPassurda - suddivisione 
delle applicazioni tecniche in 
maschili e femminili. 

Si diffrrenzia. pero. in que
ste pnsizioni la rivista Poli-
ilea della sinistra d.c_ che nel 
n. 17 pubblica un articolo di 
Dino Pieracrioni rivclame 
una rhiara roscienza dell'ur-
cenza e delle implirazioni so-
eiali e pnlitirhe del proble
ma. - »" ••** • . • .•••-'. -; •- .'•• 

« Politico » 
Egli scrivc: « Ci sara senza 

dubbio il pericolo di un ab-
bassamento del livello didat
t ico . almeno nei pr:mi anni. 
Ma questo e legato anche ad 
altri fallori: alia mancanza di 
aule e di insegnanti idonci. a 
vecchi metodi e vecehi criteri 
cducativi. rhe certamente per 
un po* di tempo persisteran-
no c resistcranno. alPinsuf-
ficienza delle pro\-\idenzc as-
-tisicnziali (i libri di tesin 
per esempio. dovrebbcro es
sere fomiti graluilamente co
nic av\-ienc per le elementari). 
5i tratla di immeiterc in qite-
sta nuova scuola. sia pure 
gradnalmente. un milione e 
anche piii di ragazzi prove-
nienti dalle classi e dalle ca
tegoric piii disagiate. rimastc 
finora al di .fuori di ogni 
istruzione c ' sopraltiitlo di 
melierli in condizioni di fre-
qnenlarla con prnfilto. nono-
stante la mancanza di ogni 
iradizinne familiare alio slit* 
dio e di tntli qnegli incenti-
vi rhe al di fuori della scuo
la vengono ovviamenle in fa-
miglia e fnori ai loro coela-
nei piu economicamente e so-
cialmente fortunati». 

i l . b. 

menti nella frequenza degli 
alunni alle scuole.medie (da 
H(j6.130 alunni nell'anno sco-

, lastico 1957-58 a 1.390.554 n el 
1961-62) e che sta ad Indicare 
una • spinta cre«!cente delle 

1;, massp popolari ad un eleva-
".• mento culturale. la gratuita 
,vr dei libri di testo riconosciuta 

,e re6a'operante. dopo molti 
'anni. per le scuole elenientari 

I dalPart. .35 della' legge 24 lu-
' glio 19B2 n 1073 ed. inline 

l'obbltgo ecoiastico esteso alia 
scuola media unica dalla \op.-
ge 31 dicembre 1962 n 1859 
e il crescente incremento nel 
prezzo dei libri scolastici 

••: '.pongono, con forza nuova e 
':; con urgenza. alia nostra at-
•; tenzione la necessity di un 

Drovvedimento legielativo che 
'.'." renda operante l'obbligo sco-

lastico finn al 14 anno ,di eta 
estendondo alia scuola media 
statale la gratuita dei libri 
di testo e del materiale di
dattico Der l'insegnamento 

( d e l disegno. della musica e 
delle aDDlieazioni tecniche. 

« E' ovvio infatti che sareb-
be in contrasto con la lettera 
e lo spirito della Costituzio
ne. ma piu ancora con un 
senso elementare di logica e 

• di giustizia. ehied«re l'obbli
go della frequenza. punire le 
famiglie che non 6ottostanno 
a tale obbligo. legiferare. 
come si e fatto fino ad oggi. 
della gratuita dell'iscriz"iohe. 
della frequenza..jdelle pagelle 
e tgnorare. contemporanea-
mente, che proprio ner assol-
vere all'obbligo . della • fre
quenza gli. alunni e le loro 
famiglie devono oggi addos-
sarsi un ohere' che e molto 
piii nesante e. consistente del
le tasse di Iscrizione e di fre
quenza: quello dell'acquisto 
dei libri d i ' testo cheT sono 
6trumerito indispensabile pro
prio per quella istruzione che 
Part.- 34 della . Costituzione 
statuisce debba essere obbli-
gatoria e gratuita. • • - ' . . . 

.«Tl progetto che noj pre-
sentiamn non modiflca le 
norme. attualmente vigenti. 
oer la scelta dei libri di te
sto nerche riteniamo che de-
ve uscire. anzi. confermata 
e rafforzata. in questo dell-
cato settore. la liberty di scel
ta dei libri di testo da parte 
deU'insegnante. II libro di te
sto nbn e qualcosa di separa
b l e dalla' persona di chi in-
segna, dalla sua funzione do-
cente e quindi dalla liberta 
di insegnamento. L'art. 1 rin-
via quindi. per la determi-
nazione dei libri di testo. ai 
Consign dei professori - di 
istituto che dovranno garan-
tire la liberta deU'insegnante. 
Ai mini6tro per la pubblica 
istruzionp il compito di det-
tare le norme relative al ser-
vlzio di distribuzione. norme 
queste che devono essere 
quanto mai semplici e snelle 
ad evilare Quei ritardi. in-
cretciosi. che continuano a 
verificarsi nella distribuzione 
dei libri di testo nelle scuole 
elementar; con grave danno 
Per.la scuola. •••'.-. 

-L'art. 2 indica come data 
per Pentrata in vigore della 
presente proposta di legge 
Panno scolastico 1964-65 e ci6 
Der due ragioni Primo per
che Panno scolastico 1963-64 
e . gia iniziato e g'i alunni 
hanno acquistato. in gran 
parte I libri d: testo. Se
condo . perche - Pindicazione 
dell'anno scolastico 1964-65 
come anno di - inizio per la 
fornitura gratuita dei , l ibri e 
del materiale didattico con-
sente Piscrizione delta somma 
relativa in un apposito capi
tolo di snesa nello stato 'di 
previslone ; delle spese - del 
ministero oer " la pubblica 
istruzione. 

-L'art. 3. nelPindicare la' 
somm a di L. 40 miliardi per 
Pann0 1964-65 (due classi) e 
di L. 50 miliardi per gli anni 
successivi a partire dal 1965-
1966 (tre classi) tiene conto. 
entro limiti inevstabilmente 
elai?tici. d: una popolazione 
scolastica crescentp di circa 
1.500.000 di alunni e di aiun-
ne. distribuiti nei tre corsi 
con un costo del libri di testo 
che Der il primo corso sta tra 
le L. 25000 e le L. 30.000 
mentre diminuisce oer u se
condo <» terzo coreo perche 
alcunj libri di testo (vocabo-
lari, grammatiche ecc.) val-
gono per tutto il triennlo 
' La presente ' proposta di 

legge che e, tra Paltro. la 
traduzione in termini legisla-
tivj di numerosi ordini del 
giorno e dichiarazioni fatti 
Droprt dal governo e delPaspi-
razionp di larghe masse po
polari che spingono per en-
trare nella scuola. fara fare 
un passo avanti alia scuola 
italiana ponendosi come com
ponente non aecondaria nel 
suo processo di rinnovamen-
to democratico». -

•>'.;••-• V.v.It';2-. Art. 1 ,<*$#. 
'''•• ;'-:'1" Agll alunni della scuola media statale vengono for-

niti gratuitamentc 1 libri di testo, approvati annualmente 
dal Consiglio dei professor! dell'Istituto secondo le nor
me vigenti, il materiale didattico per I'insegiiamento del 
disegno, dell'educazione artistica e delle applicazioni 
tecniche. 

II mlnistro per la pubblica istruzione stabilira, con 
un suo decreto, le norme relative al servizio di distri
buzione. '••.'.' \ '.•- V.' •;-.'•!• -•••.>>-. 

Art. 2 
La distribuzione gratuita dei libri di testo e del 

materiale didattico di cui ail'articoln precedente entra 
In vigore'a partire dall'anno scolastico 1964-65 per la 

.• prima e la seconda classe e dall'anno scolastico 1965-66 
per l'intero triennio della scuola media. , ; 

'•••'•-•>' -: -0 «;*?• {»'"•• ̂ 'Arf ' ; , '3 • ' • ^ p r r ' ' . : - , 
•:-••,';••. ,• , * * » « . : * ; - ' - . V l v . . .fui !v/;i;.:-- • 

E' autorizzata Piscrizione in apposito capitolo dello 
stato di previsione della spesa del ministero per la pub
blica istruzione della somma di L. 40 miliardi per la 
csecuzione delle present! norme nel 1964-65 e di. L. 50 
miliardi negli anni successive 

' Alia copertura degli oneri derivanti dalla presente 
legge si proyvede mediante utilizzo delle somme che 

, resteranno disponibili per la riduzione che si avra nel 
complesso degli - oneri predeterminati a carico degli 
stanziamenti stessi. 

Con quali criteri? 

differenziali 
nella media 

unificata 
Dove aiidranno a finire . 

tutti quel ragazzi che han
no . frequentato le classi 

: speclali e le differenziali 
delle elementari ora che e 
stata istituita la media del- ; 
l'obbligo? E gli altri che 

' non sono in grado di af-
frontare, quest'anno, una 
prima media normale?' • 
• / genitori sono preoccu-

;patt. In alcune citta, dove 
la necessita e Vimportanza 
della differenziazione di-" 
dattica . e entrata gia da. 
tempo nella coscienza dei 

• gentori, sono stati costi-
• tuiti dei cpmitati, si sono 
avute delegazioni non solo 

-per porre il problema,-ma 
per spingere gli organi go-
vernativi a tnteressarsi ve-
ramente. istituendo scuole, 
dei ragazzi «bisognosi di 
aiuti e di comprensioni 
particolari, in questa fasc 
critica del loro sviluppo », 
cosi come hanno • scritto 
alcuni genitori in una pe-
tizione rivolta al Ministe
ro della P. J. 

M Non ancora ci sono di~ 
sposizioni« precise al ri-
guardo. In tanta confusio-
ne • fmancano le aule, le 
attrezzature. e dove que
ste ci sono gli stud en ti so
no : mandati a casa per 
mancanza di • insegnanti) 
non & proprio il caso di. 
poriare di classi . differen- « 
ztali. Corre voce pero che ' 
in 15 cittd nel corrente an
no scolastico, sard autoriz-
zato V esperimento delle . 
classi differenziali nella ] 

' nuova scuola media unifi
cata. Quali ciffd? Quale . 
criterio sard seguito? E, 
inoltre. ci sono prof essori 
idonei in possesso dei re^ -
quisiti - necessari per af-
frontare un insegnamento * 
differenziato? ' v •_-•« 
. Ecco, proprio in ? questo 
quadro. con •-. prospettive 
chiare. si innestano le ri
chieste del. Centro Medico 
Psico Pedagnaico del Co-
mune di Rimini. -

L' Amministrazione . Co- -
munale di Rimini, con Vi-
stituire nel 1959. un Cen- \ 
tro Medico Psico Pedago-
gico intendeva andarc in-
contro alle difficolta. di 
adattamento scolastico di 
una parte delta popolazio
ne infantile 1 risultati fino 
ad ora ottenuti sono sfnff 
soddisfacenti sotto tutti j -
punri di vista per la colla-
borazione dei genitori, del 
dirigenti scolastici e degli 
insegnanti.' '' ' 

•- Ora ci sono 35 alunni per ; 
cui sarebbe indispensabile -
la frequenza in classi me
die differenziali e che in-
vece, inserift in classi nor-
mmli, andrebbero incontro 

ad un sicuro insuccesso ; 
. con grave danno della lo
ro personalita e con il ra-
pido annullarsi dei risul
tati positivi ottenuti con 
anni di lavoro. 

I genitori interpellati 
. hanno aderito con entusia-

smo alia proposta di av-
viare i propri figli ad una 
eventuale media differen- . 
ziale e cid lo • si deve al 
clima di fiducia che il 
C.M.P.P. e riuscito a sta-
biltre. 

Ed ecco le proppste con
crete, mancando ancora un 
Regolamento Ministeriale 
per la istituzione dclle 
differenziali: -

a) due classi con un 
massimo di 15 alunni p#r 
ciascuna classe; •*'•'•'' < • -

b)' orario continuato 
(ore 8.30-13 con insegnan
ti titolari; ore 13-17 con 
insegnanti qualificati retri-
buiti dal Comune e scelti 
dal locale Centro Medico 
Psico Pedagogico tra i coU 
laboratorl gia esistenti); 

c) programmi: non esi-
stendo norme ' regolamen-
tari programmate orien-
tarsi sul sistema gia) • sm-
guito nelle classi differen
ziali della scuola elemen
tare. Nella mattina ; inse
gnanti titolari (ne esisto-
no alcuni specializzati in 
ortofrenia che accettereb-
bcro Vincarico) »• per lo 
svolgimento del program-
ma ~ ministeriale adeguato 
alle caratteristiche dei sin-
goli casi. ' Possibility <H 
usufruire della consulenxa 
di un incaricato dell'IsH~ 
tuto di Pedagogia dell'U-
niversita di Firenze. Nel 
pomeriggio gli insegnanti 
preposti alio svolgimento 
delle libere attivita) inte
grative fespressive, prati-
che. creative, di socialit-
zazione) sarebbero seguiti 
e indirizzati dall'tquipm 
del Centro. Loro collabo-
razione nei cnnsigli di clau
se con il Preside e gli' in
segnanti titolari: 

d) locoli. attrezzature, 
sussidi didattici ed altre 
spese di varia natura a ca
rico del Comune di Ri
mini. , •••>:::•*•• - --
• Come si pud non venire 
incontro a queste propo-
ste? II Centro e ormai, do
po anni di proficuo lavoro, 
entrato nel cuore di tutti 
i eiffarfJni L'allaraamento 
della sua attivita alia me
dia dell'obbligo da una 
parte e ai • bambini della 
scuola infantile dall'altra 
fanno spernre ad un sicu
ro successo della saggia 
istituzione comunale. •: .* 

Vinc«nzo Matcia 
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