
) V i' ! 'nF A;- i"i. : ' ? * , " \ * i ' • J . ' s ) ' , ' V - « i _ i . '. " t • • * > ' 

i£ ' PAG. 6 / c u l t u r a r U n i t d / venerdi 21 febbraio 1964 

£<• 
^ • * 

<• \ 

Per; la democrazia 
tV 

nella scuola 
r >, t -

LE PHOPOSTE claboralc 
, nel recente convegno dpi 
' Pari ho coiniiniMa da I la com-
missiane di studio stilla con. 
di/innp dell' in*egiuinte, di 
ciii I'Unila lia dalo un'ampin 
sintesi nel nuinero di vener-
dl senrso, rispondono ad una 
esigenza fondamentale, forte. 
menle unilaria. Ognuna di 
quelle propnMe va soltopo-
sla ad un esamc piu appro-
funditn prima di essere tra-
dotla In termini legislativi, 
ma nel loro insicme *calu-
risenno tutte da una imposta-
zionc die e in Mretio rap-
pnrto ron le scelte di litwn 
rhe il convegno Mes*o ha In-
diealo. 

Si e volulo afTronlare unl-
tariamenle ditto I'arco del 
proMpmi clip inveslnno la 
rondizione de||'in«**nante. al 
di la di ogni verchia impn-
stazione setlnriale o morali-
stira, guardando' in avanii, 
cine alia prospetliva generate 
di rinnovamenio della scuo
la, dei 6iiol rappnrli con la 
societa e con lo slain ed in-
sleme prendendo realiMici-
mente di petto il groviglin 

* delle question! Irrisolle. il 
terreno minalo su cni impe-
rano le « lesseine », mirando 
Inflne a MI pern re il divario 
tra ohiettivn nvan/ato e ti-
po di solmrioni sreltc per i 

• problemi pin urgent!. 
t Alia base e il profondo 

legame tra problemi della 
rondizinne degli insegnanti e 
linea di rifiirma, a In11• i 
livelli: la proposta di nbn-
lire I'Uliintn magislrale e ili 
Nliluirc un licto iinit.irio 
rbe offra anrbe la l>ase «Mil-
lurale per la formazione del 
fiituro inaeMro si rnllega co-
si alia approfondila divnis-
sione svollasi nella Com mis-
stone di studio per I'islruzio-
ne media snperiore. II pro-
blema pill generale della for
mazione dell'insegnante non e 
etalo quindi afTronlato sill 
semplice piano della itidica-
zione, ormai scontnla, che 
occorre aprire le facolta di 
letlere c di srienze agli studi 
pedagogic!, alle csercitazioni 
didatlicbe, ma in rapporto a 
tulla la loita per il rinnovn-

' nienlo degli indirizzi cullu-
rali della nostra scuola. Un 
inscgnante di tipo nuovo che 

sia consapevole mediator* tra 
pnu-enjo educativo c proceMo 
di rinnovamento delta socle. 
la die, in parole pnvere, sap-

Ihica e apparso in tulta la 
•>ua chiarezza: i romunisti 
sonn per realizzare I'autogo-
verno della scuola a tutti i 

pia cogliere I nn«i Ira quan. ? Ilvelli, cloe per capovolgere. 
il tipo di rapporti rhe scco. 
larmenie ai manlengono; ed 
in quest o quadro acqu,isla 
pirna coneretczza rnhiettivo 
deHVIeltlvita - «lei - presidi e 
dei dlretlori didattiei. perch6 
siano espressione di auto$o- _ 
verno i non piu i mi.«i do-
minici delle n superiori au-
torila D: ma I ennuinisti vo-
gliono Pautogoverno di una 
scuola non chiusa in <«c Mes-
<a. ma aperla vei>o la socie
ta: eeco quindj la prnpo^ta 
di istituire i l . conuglin di ' 
scuola. qtialp organo baae 
della vita democralica della 
ftruola. " * , , . " . . , 

lo va insegnundo e quanio 
arcade nel mondo rontem-
poraneo, puo essere il ristil-
lalo non solo di una prof on-
da riforma dpi piano di studi 
delle facolta di letlere e di 
scienze. ma di lultn il pro. 
cesso educativo • che nella 
scuola si svnlge: solo in 
questo modo I'insegnante di 
letlere potra ncqnisiare una 
nunva dimensione slorico-
seienlifira. 

T A STESSA proposta della 
• " lauren nhilitnnte non 
vuole avere un puro valore 
teenico. ma significa ' fhe 
dalla universita deve uscire 
I'insegnanlc, pronto per es- ' 
sere immesso nella scuola, 
che in sede universitarla oc-
eorre risolvere " il prohlema 
della formazione completa e 
nuinili dell'acccrlamentn del. 
Vnhilith nd insegnare. Nello 
slesso tempo, va sottolincato 
il profondo legame tra la 
prospetliva di un nuovo tipo 
di reclutamenlo o hi snluzio. 
lie radi^ale die viene soste-
nula per immettere nci ruoli 
le migliaia e migliaia di in-
segnanli che lavorano nelle 
rondizinni piu preearie: si 
Iralta non di ' un'enne^ima 
sanatoria, ne di un semplice 
atto di giustizia, ma di porre 
le condizioni per sconfiggere 
la politira di divisione per-
segiiila iradizionalmente dal
le forzp al • governn e per 
permetlere la qualificazione 
e PagHiOniamento profes<ii»-
mile. Gli sle-wi problemi de
gli orari di raltedra nella 
nuova scuola media sono Ma
li visti non dal punto di 
vista eategorialc, ma in rap
porto all'obietlivo della scuo
la a tempo picno, alia ne-
cessha di impegnare I'inse-
gnante in una dimensione 
nuova rispelto alia serolare 
arretralezza del suo tipo di 
lavoro. 

Ma e sopratiutto sul terre
no della democraliz/azfone 
della scuola rhe il legame tra 
problemi specific! degli in-
segnanti e scella di linea po-

VI E* OCGI neL paese, fra 
la gente, nel popnlo, un 

alteggiamentn di ostilita uei 
rignardi della scuola. come 
islititzione: r'e tnttora un 
mnro. die divide la scuola 
dal mondo di ' ftiori. per 
qnanto di-chlusn e di re-

,pressivo essg oonserva. Se si-
vuole contribnire a superare ' 
tutlo questo. oeeorre aprire 
la scuola. leeare In sua vita 
alia comunita reale al cui 
servisln essa deve operare. 

. Sitl piano delle istituzioni e 
sul piano della presa di. co-
seien7a oeeorre inre«sante-
mente operarp • perrhe • la i 
scimla non rc«ii piu ehiusa 
nelle sue verchie mum .id 
insegnare e giudirarc in mo
do nreaieo. on litozo dove il 
padre o la madre di ' fami-
glia entrl tinii>ro«i> a rhipde-

- re come va il figlinlo. ma 
divenli un reale e vivo ren-
tro di lavoro p di incontro. 
alia cui vita drmorratiea ->ia* 
no diretlamentp interessati le 
famiglie. i eiltadini. gli enti 
loeali. quale espressione or-
ganizzata della vnlnnth pnpo. 
lare. Anehe su questo terre
no, il punto ' di arrivo cui 
si giiinge affronlando gli 
aspelli specifici della conili-
zione degli insegnanti e tin 
prohlema di rapporti non so-
In all* interim della scuola, 
ma fra la scuola e la societa. 

f .Z . 
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' i. 

(lunula"<3ei fin^nzi^menii 
cof/j pvofe//ioriali 

Gli • enti vari » ricevono 1.772 milioni in condizioni di pressoche totale arbitrio (anno 1960); 
seguono nell'elenco in nostro posseeso altri 90 enti, quasi tutti religlosi, che ricevono I rl-
manentl stanzlamentl flno alia concorrenza del 100 per 100. 

Istruzione professional 

Inapli: la 
difficile 
ricerca 

' Centodiect * centri » fun-
zionantx o in via di alle-
stimento, 2800 cqrsl O0iii 
anno, oltre 65 mila alltevi: 
questo e VINAPLI (tstitu-
to nazionale per I'ndde-
stramento e il perfi-zinna-
mento dei Uworatori della 
industrin). Vnicn cnte di 
diritto puhblico per la for
mazione profestionale. xN» 
INAPLI e senzn dubbin 
anche la yiu vasta orgamz-
zazione scolastica « priva-
ta > del nostro Paese: lad-
dove per privato s'intenda 
il modo in cui vennono 
stabiliti i programmi, la 
posizione giuridica del pcr-
sonale inscgnante e I'as-
senza (o il non riconosci-
mento) dei titoli. 

Gran parte delle struttu-
re dell'Ente sono le stesse 
c/ie gli furono attribuite 
alia nascita.nel 1939,quan-
do una concezione ' corpo-
rativa e le relative condi
zioni economico-sociali ar-
retrate attribttivano alia 

Vicenza 

L'inutile 

Facolta di 

architettura 
»m 

Un'altra irresponsabile iniziativa del sotto-
. governo dc - Interpellanza del PCI 

E" in corso un"ennesima 
manovra di stampo cliente-
lare e municipalistico, tipica 
del sottogoverno' dc. promos-
sa dal Comune-e dalla Pro-
vincia, ma -dietro la quale 
sono, questa volta, • niente 
meno che il segretario nazio
nale della D C Rumor, e il 

grammazione dello svlluppo 
degli studi superiori -. 

I deputati comunisti ricor-
dano che gli stessi studenti 
vicentinl. come gli studenti 
di Padova e di Venezia. han-
no unito la loro protesta a 
quella dell'opposizione de-
mocratica (PCI. PSD dei Con-

evidenza. Molte altre consi-
derazioni potrebbero, inoltre. 
essere portate a conferma di 
quanto diciamo. ma flli ele-
menti che abbiamo illustrato 
ci sembrano gia sufficientL 
Sono. del resto. quelli espo-
sti dal Tribunato degli Stu
denti di Padova. dai profes-
sori. assistenti e studenti del
ta Facolta di Architettura di 
Venezia. dalle sezioni pado-
vane deH'ANPUI (professori 
incaricati) e dell'UNAU (as
sistenti), dagli studenti uni-
versitari. gli intellettuali. i 
professionisti di Vicenza, i 
quali concordemente hanno 

sottolineato. in pubbliche pre-
*se di posizione. * che decislo-
ni di cosi alto peso non pos-
sono e non debbono essere 
prese al di fuori di un pro-
gramma generate di dislo-
cazione delle Facolta di Ar
chitettura atto a soddisfare il 
fabbisogno reale del Paese», 
deplorando con fermezza • il 
tentativo di risolvere in ter
mini settoriali e sotto la spin-
ta di interessi particolarl pro
blemi di importanza gene-
rale -. 

m. ro. 
ministro deUa P-U Gun si sigh comunale e provinciale, 
vorrebbe impiantare a Vi- : dimostrando di voler difen-
cenza una Facolta di Archi- dere la serieta degli studi. 
tettura finanziaU dagli Enti La stessa cosa^ del resto sta 
loeali e daUa Camera di Com- accadendo in tutti i numero-
mercio e dipendente daU*Uni- * sissimi centri (come, per e s , 
versita di Padova. Con quali • Chieti. Pescara. Udine. Por-
fliustificazioni? Nessun valldo . denone. Trevtso. ecc.) dove 
motivo viene portato avan- gia sono stati aperti o si 
ti; soltanto la - suggestione . prevede che si apnranno 
palladiana * serve , a copn- corsi di l^urea senza ajcun 
re lirresponsabile - inizinti- - controllo da parte dello Stato 
v a - elettoralistica del - oota- Gli mterpellanti. sulla ba-
bi ia to- d c " ' > se di queste considerazioni. 

»T - M « . - n->.ui i HnnrniP chiedono al ministro di in-
Un altro pas50,ndunque t e r v e n l r e ^ ^ , 0 . ^ W o c . 

^ i " 6 * \ e n ^ f . ™ T n i m o r core qiwlunque Iniziativa del 
-dorotei di ferro- /Rumor ^ddetto . so.<rpendere la 
t G u ^ a . ? p U ™ ? ^ J ^ o « J ; diicussione dei suol stessi Df-
xione della i r tccrbwrfon* e d J , pr«entot i in 
della /rantuynonone degli stu- p^rJamento

 y / ap^ontare. In-
di supenoru che tanti gua- oroorjico programma 
sti ha gia Provocato e che svilnvpo

u
di FaCoita e sedl 

costituisce una d e l l e « » * * , univcrsitarie, oltre che di 
della crisi umversitaria. Ep- • riassetto di ^eue attuaU^ ^u 
pure. s»n io in tempi di pro. VinteTe<se dl tutta Vistruzio. 
grammazione, si parlaidI po- ^periore ftaliana - e se-
. t i c a d i piano: evidentemen- c o n d o » 7 e r e a I i esi«ei«e. 

\ln K J ; - i fl mare'f A iodicare lassurd.ta del-
sta di me^o il mare. ^ l n | z i a l l v a . d c ^tern ^ t . 

Tuttavia. la questione e an- tolineare. fra Paltro. che at-
cora apcrta I deputati co- . . t u a | m e n t e . in lutta la provin-

, munisti, intanto. sono inter- ^ d j Vicenza. gli studenti 
: venuti con energia I com- c h e s j i s c r i V ono alia Facolta 

pagni on-li Natta, LUIRI Ber- - , d i Architettura - di Venezia 
» linguer. Francesco Ferraru j sono i n m edia ogni anno 6 o 
I llluminati e Seroni hanno • 7 ; Q c h e pgj. e i u n a facolta 
, presentato un'interpellanza a d J Architettura non c*e an-

Gui • ehiedendo di conoscere ^^ peppure a Bologna, per 

Parigi: i ragazzi 
studiano 

troppo^. e male 

! » i l suo atfepoiammfo in me-
. rifo alia richiesta di istitu- . 
: rfori* di nna Facolta d i ' Ar. , 
* chftelfura a Vicenza in di- | 
' pendenza delVUMverrild di 

Padora; e p'fi in oenerale' 
! quali prorrpdimrntf intenda 

adottare net confronti del- •, 
, VatUiale proliferazlone di Fa- < 

•' crlta e nuore sedl unicersi-
< tarie sotto la spinta di esi-

genze mwnicipalistiche e di 
Mottogovcrno. al di fuori di 

fano criterlo • di pro-

cui tutti gli studenti emillani 
devono - emigrare • a Firen-
ze. a Milano o a Venezia • 

Stando cosl le.cose. tenuto 
conto che da Vicenza a Ve
nezia la distanza e minima 
(70 km.: un'ora di treno* e 
che la Facolta di Architettu
ra di Venezia non e affatto 
- sovraffollata -. • il carattere 
puramente demagogico — e 
pericoloso. in quanto compor-
ta un ulteriore declassamen-
to degli studi — del « proget-
to» risulta In tutta la sua 

PARIGL febbraio. 
Un rapporto sui problemi 

dell'insegnamento di primo 
grsdo e stato presentato al 
ministro francese dell'Educa-
zione. Fouchet. dalla Asso-
ctarione di difesa della g:o-
centii studiosa 

L'Associazione raggruppa 
professori del Collegio di 
Francia e della Sorbona. ac-
cademici di Francia. come il 
biologo Jean Rostand e lo 
scnttore Jean Guehenno. me-
dicL psicologi e esponenti di 
organizzazionl familiarl • 

Secondo gli autori del rap
porto. gli attuali programmi 
sottopongono gli alunni a uno 
sforzo - m o s t m o s o - Sei ore 
di scuola al giorno. piu i com-
piti da fare a casa. • provoca 
no un dispendio di energie e 
uno sforzo nervoso t i le che 
i nostn bambini, se amano lo 
studio, sono degli eroi -. 

L'Associazione. che ha con-
dotto un'inchiesta di nove me-
si sugli orari e i programmi 
delle scuole di insegnamento 
primario, propone nel suo 

rapporto 1 seguenti orari: da 
20 a 12 ore settimanali per i 
ragazzi dai 6 agli 8 anni. 17 
ore per i ragazzi dagli 8 ai 
10 anni. 20 ore per i ragazzi 
dai 10 agli 11 anni Dopo uno 
sforzo d'attenzione variante. 
a scconda delle eta. dai 20 ai 
40 minuti. dovranno essere 
concesse pause di 10 minuti 
l.e ore pomendiane dovranno 
essere dedicate alio sport e 
ad attivita varie svolte sotto 
la dtrezione dei maestri: ai 
• compiti • i piu piccoli do
vranno dedicare mezz'ora, e 
i piu grandi un'ora. La pre
se nza dei piu piccoli, il po-
meriggio. sarebbe d'altronde 
facoltativa. mentre quella dei 
grandi sarebbe facoltativa due 
volte alia settimana 

Gli autori del rapporto pro-
pongono anche una radicale 
revisione dei proRrammi. fa-
cendo rilevare che. nonostan-
te gli sforzi ai quali vengono 
attualmente sottoposti. molti 
ragazzi quando finiscono gli 
studi primari non sanno an-
cora Ieggere bene. 

una nuova strada 
formazione professional 
compiti assai simili a quelli 
trudizionalmentesvolti dal
la bottega artigiana. Ne gli 
sforzt fatti in questi ultimi 
anni. sotto la presidenza 
Granelli e con la collabo-
razione dei sindacati, han
no portato a mutamenti 
nella posizione giuridica e 
nelle attribuziom dell'Kn-
le. Agli sforzt fatti per at-
tuare piani di espansionc 
plurwnnali (uno dei quali 
per la creazione di died 
* centri > nel Mczzogiorno) 
non ha corrisposto una 
diversa collocazione nella 
politica dell'istruzione pro-
fessionale, sia per i finan-
ziamenti (per meta circa 
fomiti da un Fondo che 
funziona presso VINPS e 
per il resto da conquistare 
— di volta in volta e in 
gara con purracchie p scuo-
Ic aziendali — attraverso 
la trafila burocratica dei 
programmi annuali), che 
per le impostazioni didat-
tiche. 

L'WAPLl riesce a < con
quistare > ogni anno il 10% 
circa degli stanziamenti 
del ministero del Lavoro. 
Ma e una conquista. oltre 
che limitata, fatiensa e 
poco produttiva perche ba-
sata su quei «cors i per 
disoccupati » . (residuo di 
una politico assistenziale 
che ha prodotto danni ara-
vissimi nel campo della 
formazione professionale) 
e su « corsi per apprendi-
sti » che — nelle condizio
ni di aenerale inosservan-
za della legge sull'appren-

' distato — sono scarsamen-
te frcquentatt. 

11 settore dove i < cen
tri > stanno trovando una 
loro qualificazione e stato, 
dunque, quello piu limita-
to dei corsi < normali > 
— in genere biennali — 
che impartiscono una for
mazione di mestiere. Ma 
anche qui si veda la distri-
buzione per indirizzo pro
fessionale — 56% corsi per 
metalmeccanici. 16% nel 
campo dell'elettricitd, 8% 
per Velettronica radio e 
TV. 6% per I'abbiaHamen-
to. 3% edilizia. 1.72% lavo-
razionp del legno. 0j94% 
chimica. 6% con pluralitd 
d'indirizzo — e si confronti 
con la ricchezza di artico-
lazioni propria dell'indn-
stria moderna (e con le 
tendenze di questa indu-
stria. che esaltano Vesigen-
ze di preparazione dei set-
tori elettronico, chimico. 
delle costruzioni) per ren-
dersi conto del peso nega-
tivo esercitato nella vita 
dell'INAPLI dal corpo 
inerte costituito dalla 
struttura orioinaria e da 
tuttn, un'credita di vec-
chiume pedagogico e orga-
nizzativo 

Di qui ha ai-uto origine 
un traraalin interna che 
dura tuttora ed ha avuto 
la sua piii recente. ma ina-
degunta, espressione nel 
« memoriale * rimesso alia 
Presidenza dal sindacato 
dei dipendenti. Superata 
la concezione « assistenzia-
le • dell'istruzione profes
sionale, si e ancora alia 
ricerca di nuove strode. 
Net piii c aperti » fra i fun-
zionan centrnli e dcqli 
ispeltnrati regionah. o de
gli stessi « centri ». lia pre-
so corpo Video di un'impo-
stazione dei corsi n v o l t a 
alia formazione professio
nale il piii possioi ic poli-
valente . in un conceffo as
sai s imi le a quello app' i -
cato nelle scuole xntera-
ziendah delt'JRl. Quindi. 
piu insegnamenti teortci di 
base, maggiore preparazio
ne degli c istrutton » fsi 
chinmann ancora cosi gli 
insegnantt dei corsi profes
s ional!; , migltori altrezza-
ture eccetera. Si confronta 
il € costo alunno > dello 
INAPLI (200 mila lire) con 
quel lo de l le scuole interm* 

ziendali (700 mila); il costo . .deWing. Pallavicino e au
di un < centro > IN'APLI cll'essa ftpica della sittia-
(tnassimo 200 milioni) con • zione in cui naviga la car-
quello delle scuole IRI o- eassa dell'istruzione • pro-
comunquc pallronali (fino .fessionale. Funzionario al-
a 2 miliardi). Si fa, toprat- ' I'Ufficio internazionale del 
tutto, 'una questione' di 
iiderenza • dell' istruzione ' 
impartita alle necessita. 
pretenti e future, dell'in-
dustria. 

Su questo terreno e con-
dotta anche la polemica 
con la posizione « a d d e . 
strativistica > del direttore 
generale ing. Pallavicino e 
di numerosi altri quadri 
dell'lNAPLI. La vicenda 

lavoro, il Pallavicino entra 
nel piu • importante Ente 
per I'istruzione professio
nale senzn altri meriti che 
qualche articolo e una 
orecchiazinne di esperien-
ze straniere, specialmente 
francesi. In breve tempo. 
colui che doveva contribui-
re al rinnovamento imbar-
ca VINAPLI in una strana 
avventura qual e Velabora-

Scuola media unica 

Libri gratis 
nel Materano 

MATERA. febbraio. — Importanti iniziative — che meri-
tano uiia seqnalaziono anche nazionale — sono state realiz-
zate. in proviiicia di Matera. dai Comuni popolari di Mi-
ghonico e di Irsina 

MIGLIONICO ha stanziato un milione per la distribuzso-
ne gratuita dei libri di testo agh alunni della Scuola Media 
Unica* la distnbuzione c avvenuta nei giorni scorsi ed ha 
su.-citato I'unanime consensu dei cittadini. 

IRSINA, oltre ad aver prcvisto una somma considerevole 
per l'acquisto di libri d:» distribuire gratuitamente agli alun
ni della - scuola dell'obhligo - che frequentano quest'anno la 
prima Media Unica. ha stanziato un milione per - dopo-
£cuolti - invernali e niez/o milione per - doposcuola - estivi. 
La G.P.A e la pre'ettura non vogliono riconoscere questa 
spesa. che viene incontro ad un'esigenza largamente av\er-
tita dalla popolazione. 

parlamento 

L'Europa volgare 
II 3 febbraio scorso si e 

svolta anche • in Italia l*X/ 
Giornata europea della scuo
la. assurta. come si ricordera, 
agli onori delle cron.iche an
che in precedenti - edizioni -. 
Questa volta. si e premurato 
di distribuire agli alunni del 
materiale che faciiitasse l'lm-
povlarjone e lo svolgimento 
del tenia anche un cosidetto 
Crntro ri'm/ormarione e di 
•iludio - Giovane Europa -
Qu.ili informazioni e quale 
studio questo Centro intenda 
offrire e stimolire risulta evi-
dente dalla lettura di un - vo-
lantino - che i compagni ono-
revole Adnano Seroni e Ros-
sana Rossanda Banfi hanno 
nei giorni scorsi segnalato con 
un'interrogazione al ministro 
della P.I e di cui riproducia-
mo la parte piu - interes-
sante -. 

NeH'interrogazione. i com
pagni Seroni e Rossana Ros-
sanda chiedono a Gui se sia 
- a conotcenza dell'arvenuta 

distribuzione. in occasione 
della XI Giornata europea 
della scuola. di un volantino, 
redatto da un sedicente Cen
tro d'informazioni e di studio 
Giovane Europa con la col/a-
borazione della Direzione Ge
nerale degli scambi culturali 
del ministero della P I. (did-
tura cassata in alcuni esem-
plari. ma non in tutti). con-
tenente una proposta di sud-
divisione dell'Europa che ap-
pare quanto meno ispirata ad 
un livello cidturale basso e 
volgare. e non certo atta a 
suygerirc aglt alunni senii-
menti di solidarietd interna
zionale e di amicizia fra tutti 
t popoli -

II ministro — concludono 
gli interrogans — non ritie-
ne di dover porre termine al-
1'abitudine. ormai largamente 
invalsa. di «-ervirsi della scuo
la per una propaganda poli
tica di parte che contraddice 
alle esigenze culturali delle 
istituzioni scolastiche? 
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Disciplma ckll^edilizia 
II compagno on Luigi Ber-

linguer ha interrogate con 
richiesta di risposta scritta, 
il min-stro Gui • per conosce-
re il motico in base al quale 
non e stato ancora emanato 

U regolamento per- la disci-
plina deU'ediifda scolastica 
previsto dalla legge 24 luglio 
1962, n. 1073, e quando tale 
prescrizione legislativa si pre
vede sara attuata «. 

zione e la stampa di cnor-
mi cicli profcssionali ispi-
rati al mctodo « unifd-eser-
cizio ». 

Il mctodo consiste nella 
scomposizione di ' ogni 
« iinifd > di lavoro nel suot 
elementi pratici e teortci. 
da far apprendere poi ullo 
alliero attraverso la pura 
e semplice ripetizione. II 
mctodo imita - esercizio, 
pero, ?jo»i e solo inadntto 
a dare polivalcnza di for
mazione — a questo il Pal-
laricino pone rimedio nel 
modo che vedremo — ma 
costituisce la rinuncia a 
dare una formazione all'al-
lievo. porta alia completa 
sterilita culturale del futu-
ro operaio e teenico, estre-
mizzando quanto gia avvie-
ne nelle scuole del padro-
nato industriale. Cionono-
stante, il Pallavicino c 
stato chiamato a presiede-
re una Commisstone che, 
al ministero del Lavoro, 
silenziosamente lavora a 
prcparare i profili profes-
sionali che dovrebbero es
sere adottati in tutti i cor
si: in questa sede il pro
hlema della formazione po-
l ivnlente (in senso stru-
mentale) verrebbe risolto 
con / 'aggrepazione, in grttp-
pi comprendenti una serie 
di mestieri affini. degli de
menti comuni a questi, de-
terminati attraverso Vana-
lisi delle attitudini neccs-
sarie ad esercitare ciascun 
lavoro. Siamo sulla soglia 
della follia. al compiaci-
mento per la strumentaliz-
zazione che il sistema di 
relazioni industriali attua-
to nei paesi capitalistici 
avanzati realizza nei con
fronti della massa operaia. 

Respingere I 'unita-eser-
cizio per la pol ivalenza 
delle scuole interaziendali 
non sianifica. pert,, nvere 
fatto ancora una scelta di 
indirizzo Per farta bisogna 
rivendicare alle scuole pro

fcssionali (che tali sono an
che i € centri » INAPLI) e 
all'inseqnamento chp vi si 
svoloe un'antnnnmiti reale 
rispetto all'industria. al 
momenta produttiro. E cid 
anche quando si trattasse 
di riqualificare degli adul-
ti. vittime quasi semprr di 
tin « superamento » tecno-
logico che ha atl'orioine 
proprio 1'msufTicienza della 
ba*e culturale. 

Troppe cose. nell'INA-
PLI, sono orientate diver-
samente. Nelle relazioni 
annuali vi^ne ripetuta la 
idea, confortata da una do-
cumentazione certo abbon-
dante, che all'Ente spette-
rebbe un compito congiun-
turale. quello di tentare di 
coprire to spazio che si e 
creato fra le esiqenze del-
Vccanomia e la produzione 
di tecnici della scuola 
« rera >. Non si pone inre-
ce il problema di fare dei 
« cenfri > stessi una scuola 
autentica. anche quando 
esercita la funzione dl « re-
cuperare » le mancate leve 
degli istituti tecnici profes-
sionali. problema cui si 
collcgano — ma in una 
luce diversa — quel l i del 
reclutamento e dello stato 
giuridico degli insegnanti 
(si veda la proposta di 
Granelli per creare un al-
bo nazionale degli inse
gnanti del corsi profe*sio-
nali). del titolo di studio e 
della sua raliditd, dei pro
grammi. 

t problemi dell'lNAPLI 
troveranno soluzione nel 
quadro generale della po
litica di formazione profes
sionale. ET importante pero 
che la discussione si svl-
luppt anche sulla base di 
questa esperirnza concreta 
e che la ricerca di nuovi 
orientamenti Ideali. di piii 
adeguati slrumenti peda-
gogici, > pi no . nonostante 
tutto in questo organismo. 
prosegua e venga portata 
a piii coerenti conseguenze. 

Renzo Stefanelli 

Nicola Vaccaro 

al Convegno 

«Scuola e 

societa » 

Dornemca scorsa. a Mon
te rotondo, 6 deceduto, a 42 
anni. tl compagno sen prof, 
Nicola Vaccaro. eletto il 2S 
aprile 1963 nel Collegio 
di Montctmrchi (Arezzo), 
membra della Conimittious 
scuola del PCI e della 
Cammisiione P 1. del Sena
te. Crediamo che il modo 
migliore di ricordare 1! no
stro compagno scouipano 
*l'(i ogoi quello di puhhti. 
cure alcuni brant dell'inter-
vento SKI problemi della 
Scuola media unica c ob-
bligatanti die cult pronun-
cia at Conneyno nazwnala 
del P.C.I, su -Scuola. Sta
to e soctetd », al terming 
dei tavort delta Commissto
ne di studio, murtedi II 
febbraio. Anche da questi 
brevt stralci. V impegno 
tdeale. culturale e civile di 
Nicola Vaccaro risulta et'i-
deiite. 

II nostro obiettivo Lo. 
biett ivo nostro puo riassu-
mersi in un'espress ione: 
scuola « integrata », « a pie-
no tempo *. I • lavori del la 
Commiss ione hanno m e s s o 
in luce che la scuola attua-
le non soddisfa piu le esi-
genze reali del la societa: 
cio vale per i contenuti , 
per gli ordinament i , per 
l 'orientamento degli inse
gnanti . Questa analisi ha 
confermato la validita del 
la nostra l inea genera le 
di riforma. 

II dibatt ito si e concen-
trato, innanzitutto , sul rap
porto fra c doposcuola > o 
scuola « integrata *, « a pie-
no tempo >: sia per el imi-
nare ogni equivoco in que
sto senso, sia per quanto 
riguarda la nostra capaci
ty di uti l izzare p ienamente 
alcuni s trument i che la 
stessa l egge offre gia. Si 
tratta quindi di studiare, 
chiarire, approfondire una 
dimensione nuova del la 
< scuola dell'obbligo »: una 
dimens ione democratica. 

ir Una scuola nuova 
stata affrontata, nella di
scussione, anche la que
st ione del le cattedre, c ioe , 
soprattutto, deH'tinttd del
l'insegnamento di classe, in 
tutte le sue articolazioni . 
Sono emerse due tendenze: 
una che tende un po' a 
unificare, l'altra che p u n -
ta sul Consiglio di classe 
e sottol inea la diversif ica-
zione al l ' interno dell 'ordi-
namento della scuola. La 
discussione su questi pro
blemi e stata sol lecitata 
anche dai recenti decret i 
presidenziali c h e fissano — 
in un modo che non ci con
vince asso lutamente — l'or-
d inamento interno del la 
Scuola media unica. 

Entro quest i e l ement ! ge 
neral!, e stata ben preci -
sata la sfasatura e s i s tente 
fra scuola elementare e 
media e, quindi , la necess i 
ta di superarla, nella c o n -
sapevolezza di quel lo c h e 
la scuola « in tegrata >, a 
« pieno t empo », per cui 
noi comunist i ci ba l t iamo, 
porta di nuovo . Ques ta 
scuola, che si pone in u n 
nuovo . fecondo rapporto 
con la societa, non pu6 e s 
sere definita f ino in fondo . 
s e non si f issano anche i l 
posto, la funzione autono-
ma e originate degli Ent i 
loeali. 

Ecco, al lora, la necess i 
ty di un a m p i o d ibat t i to 
che definisca l e l inee de l la 
nostra az ione futura: n o n 
solo per 1'edilizia. Tassi-
stenza. il rispetto della l eg 
ge per quanto r iguarda 
1'assolvimento ef fet t ivo de l -
1'obbligo scolast ico; ma sul -
le prospett ive n u o v e c h e 
si aprono, sui contenuti de l 
la riforma. 

La riforma A cond^o. 
ne. questo e emerso con 
chiarezza: noi vogliamo 
una scuola a « pieno tem
po > non soltanto per esi-
genze sociali, ma, prima di 
tutto, per un'cstoenza cul
turale profondamente in-
novatrice, democratica. 

Occorre una forte pres-
sione popolare e occorre 
awiare"delle iniziative, an
che a carattere sperimen-
tale, tenendo presente il 
terreno nuovo su cui ci 
muoviamo e i compiti nuo
vi che la realta ci impo-
ne. Dobbiamo andare a-
vanti avendo presente, in 
modo chiaro, nella azione, 
nella battaglia di ogni gior
no. la nostra direttrice fon
damentale: la riforma de
gli indirizzi culturali e edu
cative e degli ordinamen
ti, che faccia della « scuola 
dell'obbligo* il centro es-
senziale della formmionp 
democratica della giowntu 
italiana. 
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