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BOLOGNA 

le riWsfe 

Clerical! 
all'assalto 

Le linee della programmazione 

Un'aula delle acuole materne e (a destra) II reparto fonderla dell'Istltuto tecnlco-lnduitrlale « Aldini-Valerlanl » . 

Una scelfa ideale, cullurale e pedagogica 
democralica alia base degli interventi e 

delle iniziafive del Comune 
BOLOGNA, febbraio. 

L'approfondimento dei 
rapporti tra scuola e socie-
ta e uno degli obbiettivi 
principal! della program
mazione scolastica a B o 
logna. 

«II punto noddle — ci 
dice l'assessore alia P.I., 
prof. Ettore Tarozzi — e 
« n tinnovamento cultura
le e pedagogico che si e-
stenda dalla scuola mater-
na ai diversi gradi del- • 
Vistruzione superiore. A 
questo scopo si sollecita, 
naturalmente, un congruo 
intervento dello Stato; ma, 
nello stesso tempo, si ri-
ttendtca una junzione sti-
molante all'Ente locale. 
Circoscrivere i compiti del 
Comune alia fornitura di 
locali ed edifici, costruiti o 
adattati secondo le caratte-
ristiche tradizionali, sia 
pure tecnicamente aggior-
nate, non basta. Anche dal 
punto di vista economico, 
una dilatazione delle strut-
ture scolastiche che non 
ne mutasse profondamen-
te la jisionomia, sarebbe 
controproducente, perchk le 
necessitA create dallo svi-
luppo civi le e sociale sono 
tali da richiedere — affin-
che gli interventi siano ef-
ficaci e quindi "economici" 
— vere e proprie riforme 
di struttura. Del resto, e 
un fatto accertato e messo 
in luce dalla pedagogia mo-
derna che gli ambienti 
scolastici sono sempre sta-
ti espressione ben definita 
di una scelta pedagogica e 
ideale nell'insegnamento >. 

In quale fase si trova ora 
la programmazione scola
stica a Bologna? 

< Dopo la presentazione 
in Consiglio comunale del' 
le linee programmatiche 
contenute nel documento 
della Giunta sugli Orienta-
ment i e valutazioni per un 
programma di svi luppo 
della citta e del compren-
sorio •— ci ha detto anco-
ra l'assessore — si sta la-
vorando per dare concre-
tezza, sul piano esecutivo, 
agli orientamenti generali: 
sia per la qualificazione de
gli edijici, che per la loro 
ubicazione nei distretti cit-
tadini, individuati e valu-
tati non soltanto dal pun-
to di vista della tecnica ur-
banistica, ma anche da 
quello sociologico. Certo, 
una corretta collocazione 
urbanistica e indispensabi-

• le; ma si deve considerare 
che la "scuola deU'obbligo" 
ha la sua prima ragione 
d'essere storico-politica nel 
raccogliere insieme, e por-
re ad un unico l ioello, sul 

. p iano pedagogico ed edu-
cativo, ragazzi di ceti di-
versi>. 

Nella convinzione, ap-
punto . che « Varchitettura 
scolastica deve rijlettere 
coscientemente la nuova 
scelta educativa >, l'asses-
sorato all'istruzione orga-
nizzo nel marzo dell'anno 
scorso un convegno di stu-
di sulla Scuola media, cui 
parteciparono architetti , 
pedagogist i , sociologhi, psi-
cologi , urbanisti di ogni 
parte d'ltalia. Successiva-
mente , com'c noto, venne 
bandito un concorso nazio-
nalc di idee per la < t ipolo-
gia > del la Scuola Media 
Unica, che va registrando 
partecipazioni di alto l ivel-
lo e in numero sempre cre-

" scente. Frattanto.. 17stituto 
per interni della Facolta di 

' Architettura dell 'Universi-
ta di Fircnze ha assunto 
come tema dell'anno acca-

' demico in corso la proget-
teiionc di una scuola m e 

dia a Bologna. 
L'orientamento generale 

— espresso nel Programma 
di sviluppo della citta e del 
comprensorio, elaborato 
dalla Giunta — e quel lo 
di < concepire la scuola non 
come fatto isolato nell'or-
ganizzazione della citta, ma 
come elemento di conver-
genza di molteplici espe-
rienze nell'educazione dei 
giovani e degli adulti, ja-
vorendo Vaccesso alia scuo
la da parte della comunitd. 
intera >. 

Al ia luce di quest ! crite-
ri appare, dunque, ev iden-
te il significato e l'impor-
tanza di una , ubicazione 
della scuola che faccia an--
che da c cerniera > tra le 
diverse stratificazioni so-
ciali, che hanno una loro 
distribuzione, in piu casi 
nettamente localizzata, nel 
tessuto urbanistico della 
citta. Riunendo ins ieme, in 
un ambiente scolastico for-
temente caratterizzato, ra
gazzi di diversa estrazione 
sociale, la scuola pud fun-
zionare come un centro di 
esperienza che superi gli 
schemi dei modell i di vita 
proposti sia dall 'ambiente 
familiare, che da quel lo so
ciale in cui i ragazzi v ivo-
no abitualmente, cosi da 
diventare uno strumento di 
liberazione culturale, che 
poi si riflette, nella strut-
turazione della «scuola 
aperta », anche nel mondo 
degli adulti , va le a dire 
nell'intera comunita citta-
dina. Anzi , la funzione di 
centro di l iberazione cul
turale sara tanto piu mar-
cata e incisiva nel supera-
mento del contrasto tra cit
ta e campagna, per mezzo 
del le scuole consortili fi-
nanziate e gest i te ins ieme 
da uno o piu Comuni del 
comprensorio e da quel lo 
del capoluogo. La prima 
scuola media di questo t ipo 
e gia stata progettata (dal-
l'arch. Novel la Sansoni Tu-
tino, dell'ufficio-studi del-
l'assessorato aH'istruzione 
del Comune di Bologna) 
per i Comuni di Bologna 
e Castelmaggiore e finan-
ziata per un pr imo lotto di 
lavori. 

Un altro s trumento at-
traverso il quale si crea-
no e si rendono operanti 
nuovi rapporti tra la scuo
la e la citta, sono i comi-
tati < scuola-famiglia >, for-
mati da genitori , cittadini 
e insegnanti del le istituzio-
ni parascolastiche comuna-
li: scuole materne e « d o -
poscuola >. Di questi comi-
tati se n e sono gia for
mat! una decina, in vari 

• quartieri, e, in pratica, e s -
si s tanno d iventando gli or-
gani della politica di de-
centramento comunale ne l 
settore scolastico. 

Laddove l'attivita dei co-
mitati si svo lge con impe-
gno e continuita sufficien-
ti, affiorano gradualmente 
i grossi temi dei contenuti 
della scuola, dei metodi e-
ducativi , di una conoscen-
za m e n o superficiale e 
meccanica dei bambini e 
dei ragazzi, f ino ad isti-
tuire rapporti di coopera-
zione con gli studi e le ri-
cerche degli specialist!. U n 
esempio: il Fcbbraio pcda-

' gogico che l'assessorato al
l'istruzione ha promosso 
quest'anno ha assunto per 
tema, a l ivel lo scientifico, 
i problemi psico-pedagogici 
dell'eta evolut iva , e, a li
vel lo divulgat ivo, l'educa-

. z ione alia paternita e alia 
maternita. 

Luciano Vandelli 

Un'iniziativa nuova e avanzata 

Ivrea: lezioni 
di an tifascismo 

II « corso integrativo » di Ragionieri, Primo Levir Caleffi e Bobbio 
Le domande degli studenti 

II teatro Giacota durante una delle quattro lezioni auU'antifatcismo 

IVREA. febbraio. 
La prima celebrazione del Venten-

nalc della Resistenza che Ivrea ha or-
ganizzato, Vha dedicata agli studenti, ai 
cittadini di domani. L'hanno guidata un 
criteria preciso, un indirizzo chiaro. Co
st, e nato il ciclo di lezioni per i giovani 
delle scuole medie superiori, che si k 
appena concluso. Le quattro lezioni sono 
state tenute al Giacosa, il maggior tea
tro della citta. 

Jl ciclo e stato indetto dal Comune e 
dal Comitato per le celebrazioni del 
Ventcnnale della Lotta di Liberazione. 
presieduto dal sindaco. £* stato definito 
corso integrativo di storia contempo-
ronca: corso * integrativo», poichd gli 
anni della nostra storia recentissirna, 
qnelli che nella formazione del citta-
dino repubblicano e democratico ten- _ 
gono un porto non sostituibUe, o non , 
compaiono nei programmt di insegna-
mento o sono distorti nei testi, che di 
quel periodo colgono in genere solo 
aspetti secondari, superficiali, capaci 
piu di disorientate che di illuminore 
e soddisfare il desiderio di apprendere -
e comprendere dei giovani. Cib stanno 
a testimoniare le decine di domande 
che al termine di ogni lezione gli 
studenti hanno ricolto ai quattro re-
latori. 

U ciclo si e iniziato il 17 gennalo con 
una lezione del prof. Ernesto Ragionie
ri, docente di Storia del Rlsorgimento 
all'Universita di Firenze (che ha par-
lato su L'antifascismo e le origini della 
Resistenza), e projeonifo con lo scrittore 
Primo Leri (La deportazione) e con 
il senatore Piero Caleffi (La Resisten-
za armata). si e concluso con la lezione 
del prof. Norherto Bobbio dell'l/niper-
sita di Torino (La Resistenza e l ltalia 
d'oggi). 

Per quattro pomerlggi, il teatro Gia-
cosa e sfafo gremito dal pubblico deali 
studenti dei Hcei, delVistituto industria-
le ed anche da qualche allievo del
Vistituto magistrale retto dalle snore, 
dove il ciclo di lezioni non ha tro-
vato accoglienza alcana. 

Come di consueto, alia rioflia, fra gli 
organizzatori (alcuni dei quail insegnanti 
alle scuole medie superiori) l timori non 
maneavano: gli studenti, gravatl dal-
Torario scolastico e dal lavoro a casa, 
avrebbero accolto bent Viniziatlva? Ma 

i giovani hanno sempre affollato a cen-
tinaia platea e palchi del Giacosa. Ne" 
e mancata Vattenzione, come prova, 
appunto. il numero elcvato di doman
de — 170 — poste al termine di ogni 
lezione. In parte, esse hanno avuto ri-
sposta immediata; alle altre rispondono 
i professori nella scuola. Ma tutte sa-
ranno stampate. insieme alle lezioni, 
in una pubblicazione che il Comitato 
organizzatore ha annunciato a conclu-
sione del ciclo. 

Possiamo qui cltarne solo oleune, tra 
le piu significative. 

!»- lezione) «Antifascismo e origini 
della Resistenza-. 

' Dove si affermd per la prima volta 
il fascismo? -. * Le idee fasciste sono 
note in Italia? »; » Che impero formb il 
regime fascista in Africa? «•; - Qual era 
la classe sociale che dal fascismo trae-
va i maggiori benefici?»; 'Per quale 
motiro Videa fascista ha suscitato nella 
maggioranza del popolo una cosi larga 
eco di consensi e di partecipazione, dal 
momento che essa era la negazione di 
ogni principio di liberta? * 

E si continua: * Quali sono le cause 
per cui Vltalia e entrata in guerra? »; 
poi, la domanda di un insegnante: * Vor-
rei fossero meglio chiarite le circo-
stanzc in cui Vltalia entrd in guerra, 
perche* i ragazzi affermano spesso, sul
la base probabilmenfe di informazioni 
familiarL che Vltalia fu praticamente 
costretta ad accettare Valleanza con la 
Cermania. Gradirei anche che fossero 
chiarite le idee sulla natura del fasci
smo: spesso, infatti, i giovani chiedono: 
"Per quali ragioni era necessario op-
porsl, resistere al fascismo?"-. 

Uno studente domanda: 'Come han
no reagito U popolo italiano e la Chie-
sa al sorgere del movfmento di Resi
stenza? »; un altro: * iVel 1946 e stata 
vietata Vorganizzazione del partito fa
scista: perchi ora e presente alia Ca
mera? * 

2* lezione) «La deportazione*. 
Sono frequentl le domande lunghe, 

spesso articolate in quesiti collegati. 
' A quale fine voleva pervenire Hitler 
con Vistituzione dei campi di concen-
tramento? Voleva sclo uccidere? Era 
questo Vunlco scopo? : chietle un gio-
vane a Primo Levi. Un altro domanda 
alio scrittore deportato: 'La colpa di 
questi stermini e da attribuirsi al po
polo tede<co e • Hitler?- Altri incal-

Diceva un noto pedagogista 
soclallsta che se la Commis
sion d'tndapine sulla scuola 
non ha conseguito dei vistosl 
risultati, tuttavia essa ha get-
tato «semi al vento» e dl-
pendera dalla corrente che 
si ~ creera se essi daranno 
frutto o no. Egli forse spe-
rava che la ' collaborazione i 
socialista avrebbe contribui-
to a creare un vento favo-
revole, ma i fatti ci pare che 
comincino a dargli torto. A 
vedere la stampa cattolica in 
questi giorni, Infatti, non si 
pub evitare l'impressione che 
da ampi settori della DC si 
stia laneiando un attacco in 
grande stile per annullare 
aleune conquiste che la lotta 
unitaria ha raggiunto sul ter-
reno delle riforme scolasti
che e per indirizzare sui bi-
nari del neoeapitalismo e del 
prepotere clericale la pro-
•ipettiva della programma
zione scolastica. 

Nel campo dell' istruzione 
professionale, per esempio, si 
continua a dare respiro e re-
sponsabilith all'iniziativa pri-
vata imprenditoriale. messa 
sullo stesso piano, in concor-
ronza, con lo Stato. di cui 
si trascura completamente la 
(unzione preminente, come 
organo pubblico e rappre-
sentativo. II n. 12 di Lcru del 
Inroro, il pertodico della 
CISL. afferma, in un articolo 
ch G.I.. che la scuola pubbhea 
e In grave ritardo e che 
quindi ha bisogno di «.struc
ture piu apili -, di - tntetatii'e 
di formazione pro/esstori«le 
extrascolnstica -. La rivista 
va anche oltre. appoggiando 
la proposta di legge di alcuni 
deputati della CISL. secondo 
la quale i lavoratori dovreb-
bero finanziare, nella misura 
dello 0.50% dello stipendlo. le 
attivith di preparazione pro-
fesslonple, data l'utllita che 
ne trarrebbero! 

Anche il n. 4 di Quadri 
dirtgenti, la pubblicazione 
delle ACLI, sostiene le stes-
se cose. Non continuiamo con 
le sterili polemiche ideologi-
che, dice un articolo non fir-
mato sulle conclusiom della 
Commissione d'tnduaine: fac-
ciamo proposte concrete, tec-
niche. realistiche. Fra que-
ste proposte. 1'ignoto scri-
vente comprende quella del 
finanziamento ai corsi pri-
vati di formazione professio
nale ed alle scuole materne 
religiose e l'estensione agli 
alunni delle scuole non sta-
tali dei benefici previsti 
per quelli delle scuole sta-
tali (borse di studio, asse-
gni, ecc ) . E' facile vedere 
che tali proposte coinvolgo-
no in pieno la questione dl 
principio dei rapporti tra 
Stato e Chiesa. 

E, del resto, leggiamo nel 
n. 1 di Probelmi educati-
vi, dell'Istituto Cattolico per 
l'Educazione, questa esplicita 
affermazione: «Noi riuendi-
chiamo alia famiglia e alia 
Chiesa il diritto di prtorttd 
nell'azione educativa, ricono-
scendo alio Stato il diritto 
(sic!) di fondare proprie 
scuole... In particolare chie-
diamo che: 1) non sia com-
promessa Pattuale situazione 
giuridtca della scuola mater-
na e vengano assegnati de-
mocraticamente i fondi per 
essa stanziati; 2) venga per 
legge stabilito che lo Stato 
provveda con la spesa pub-
blica alia gratuita dell'istru-
zione dell'obbltao dot 6 ai 
14 anni anche per gli alunni 
di scuole non statali... -. E 
scusate se e poco! 

Anche II Centro, settima-
nale di Scelba e Gonella, nel 
numero del 19 gennaio, ap-
poggia la sfacciata richiesta 
di alcuni professori: *• Visto 
che in dichiarazioni nffiaali 
della FIDAE e nella concreta 
realizzazione le scuole non 
statali piu quali/icate conti-
nuano a far funzionare se-
zioni di scuole medie con 
indirizzo classico (con im-
zio sin dal 1. anno dello stu
dio del latino), ondc consen-
tire agli alunni piu dotati 
un'applicaztone piu infensa e 
pro/icua ai fini degli studi 
successivi, si studino i modi 
per attuare anche nella scuo
la statale iniziatiue ana-
loghe...'. 

A nessuno sfuggira la gra-
vita della richiesta, che arri-
va a negare anche i risultati 
piu avanzati della pedagogia 
(carattere formativo e non 
predeterminante della scuo
la media), oltre a nesumare 
la piii odiosa di tutte le di-
scriminazioni: quella fatta 
nella scuola sulla base della 
gerarchia classista. 

E abbiamo trovato in pri
ma fila in questa levata di 
scudi anche TUCirM. con la 
sua pubblicazione mensiie La 
scuola e I'uomo. Nel n. 12 di 
questo giornale vede la luce 
~un articolo di Gesualdo No-
sengo. il quale scrive che 
rUn.versita finora si e di-
sinteressata del problema del-
raggiornamento degli inse
gnanti. e probabilmente con-
tinuera a farlo: perci6 sono 
stati e rimangono necessari 
i Centri Didattici Nazionali 
che le si sono sostituiti in 
questo delicatissimo compito. 

Notiamo di sfuggita la con-
traddittorieta di questa posi-
zione, per la quale i cattobci 
criticano Vazione scolast;ca 
dello Sta*o. che essi stessi di-
ngono e contribuiscono a 
rendere impotente. e prefe-
r.anto richiamare l'attenzio-
ne dei lettori sul fatto che 
1'autore ribadisce il carattere 
piu chiaramente antidemo-
cratico dei Centri, che rap-
presentano uno strumento 
deU'esecutivo. operante in un 
settore pubblico cosl nevral-
gico come la scuola. con me
todi e fini settari e discri-
minanti. 

Che da questi schieramenti 
stia per venire un vento fa-
vorevole alia fruttifieazlone 
dei - semi • lanciati dalla 
Commissione d'indagine. lo 
lasciamo credere ad altri piu 
fiduciosi: noi continuiamo a 
credere che non e eon questi 
cattolici che si puo collabo-
rare per la riforma della 
scuola, Iavorare per il rin-
novamento civile del paese. 

Andrea Liberator! | Luciano Biancatelli 

zano: - Ci sono stati episodi di reazione 
da parte di tedeschi non ebrei a queste 
stragi? »: 'Se i tedeschi istituivano dei 
campi per la gioventii hitleriana vicino 
a quelli di concentramento, perchi non 
veniva risaputa nella Germania la loro 
esistenza? -; ' II Vaticano era al cor
rente dei campi di concentramento? 
Come reagl? *. 

'Perchi e stato necessario processa-
re i criminali nazisti, dato che la loro 
colpa e cost evidente? *; « Come e nato 
il razzismo?«, chiedono ancora gli 
studenti. 

3* lezione) «La Resistenza armata*. 
- Non capisco — si chiede un gio-

rane — perihi i contadini, che in al
tre occasioni non partecipavano atti-
vamente a rivoluzioni, ecc^ durante la 
Resistenza si sono uniti all'opera dei 
partigiani'. Qualcuno anticipa quesiti 
della lezione successive, come quello 
che chiede a Caleffi: «• Pensa che gli 
ideali per cui tanti combatterono e sof-
frirono siano pienamente realizzati dal
la nostra Repubblica democratica? -; 
' Quali sono gli insegnamenti della Re
sistenza ralidi anche per i giorni no-
stri? -. Un altro chiede: • Quale fu il 
comportamento del basso clero a con-
tatto con la Resistenza? •; e un altro. 
ancora: • Se e vero che i comunisti 
hanno dato un cosi gran contributo. 
come mai i nostri govcrnanti si orti-
nano a tenerli lontani da 20 anni dalla 
vita politica italiana?». Piu d'uno do
manda: 'Come giustifica Vuso della 
forza e dei soprusi da parte dei parti
giani nei confronti dei cirili? »; o, an
che; 'Perchi ha chiamato mercenari I 
soldati fascistl?*. 

4> lezione) *La Resistenza e l ltalia 
d'oggi». 

Le domande sulla Costltuzione italia
na sono numerose: si avverte che qui 
e'e una delle ereditd piu profonde e 
feconde che la lotta di Liberazione ab-
bta consegnato all'Italla. Non manca una 
domanda sul voto alle donne: * L'ha 
rolufo qualche partito che pensara di 
avvantaggiarsene? -. II prof. Bobbio, 
riaffermando la sua fiducia nell'egua-
glianza dei sessi, irrinunciabile princi
pio dl uno Stato democratico, ha susci
tato Ventusiasmo delle studentesse pre
sent!, al cui applauxo si i unito, subito, 
tutto a teatro. 

L' I m p e g n o 
d e l l ' U G I 

Al XIV Congresso naziona-
le deirUCI, svoltoei a Fi. 

renze da venertH a marledl 
scorsi, 150 delegali, prove-
nienti da tutti gli Atenei ita- , 
liani, dove dirigono le lotte 
studentesehe per la riformn 
della scuola e dell'Universi- • 
ta, hanno discusso aperta-
mcnie i problemi di fondo 
della nostra societn, dell'at-
Uinle situazione scolastica e 
delle sue prosi>rttive di svi
luppo. 

Nel momento in cui, come 
ha snttolineato nel *uo Inter
vento uno studente socialista. 
« la sinistra italiana e divi-
sa » costituisee gia un impor-
tante e positivo avvcnimenlo 
politico il fatlo die i giovani 
comunisti, sorialKti e socia
list! imitari discutano all'iri-
terno di una stcr-sa associa-
7ione. La sua rilevanza cre-
sce se, come, appunto, e av-
vetuilo al Conj:n"«so, questo 
tre « compoiicnli ». dopo un 
vivace scontro di idee Mil 
terreno ilcM'analisi politica K 
culturale, riesenno nil elabo-
rare una linea unilaria, ca-
pace di far rompiere al inn-
vimentn studentescn nel silo 
insieme iin passo avami nel
la hattaelia per il rinnova-
mento elTcttivo ilell'universi. 
la italiana. 

Tre sono i momenti fun-
damentali della linea 'lie 
riJGl si e impegnata ad ap-
prnfntidire. II primo momen-
In e (piello (lt>li'unii;i di lut-
ti gli studcnli demneralici 
nella lotta per la riforma del
ta scuola. CK> impliea tin 
giudizio sostan/ialmente eo-
miine sui risultati della com
missione di indafiine, che si 
esprime nel rifiulo dello linen 
gencra/e, di sviluppo tnern-
mente teenico-orgaiiizzntivo, 
di espausione meramentc 
«iliiantit:itiva» proposta dalla 
commissione (pur accoglien-
done aleune indicazioni par-
ziali), c, quindi, nella contc-
stazione dei suoi risultati 
complcssivi e nell' articola-
zione di una serie di obiet-
tivi di riforma rente, demo
cratica. . 

II secondo momento e quel. 
In del giudizio 5iiU'atlualo 

Giunta unitaria ilell'UNUHI. 
Ccrto, e da respingere il di-

scorso di coloro i quali af
fermano che la costituzione 
di questa Giunta sarebbe un 
<c regalo politico » all'integra. 
liftinn cattolico. La grande 
maggioranza del Congresso 
ha infatti ribadtto che la 
Giunta UGI-/nlcsn che diri-
ge 1'organismo rappresentati. 
vo degli univcrsitari italiani 
costituisee un fatto politico 
unitario, tanto piu important 
le, oggi, in quantn non solo 
pufi essere il punto di rife-
ritnento preeiso per tuito il 
movimento stiulentesco, ma e, 
anche, l'inuio di una batta-
glia per la riforma della rap-
presentan/a univer^itaria. 

II terzo momento della li
nea useila dal Congre*so di 
Firenze e, appunto, quello 
della riforma della r.ippre-
sculait/a .sludeiilexca, che da 

. tempo e entrata in criii. Si 
pone, oggi, l'e>igeii/.i. awer-
litu da I|II:IM" tutte le forze 
iinivertilarie, di creare un 
forte movimento Miidcnte»ro 
di IIIII<MI, neressnriii — co
me ha sottolineato il compn-
gno 1'etruceioli — non t>olo 
« per risolrere i problemi 
cliv ci stanno di ironic, ma, 
soprallutto, come paranzia di 
aiiionomiti ». 

SU tutti qiicMi problemi, il 
dialogo, il dihattito e, 

rert.iiuenie, aurora aperlo. 
ma comune e l'impeuuo da 
una parte a eondurre la lot
ta, n tutti i li'velli, eontro la 
Mihonliiia/iouc dell'Univer-
>il:i alle iieceviila dei mono-
poli, ilall'altro a eoiitribui-
re attivnmeitte alia rieerea, 
alia costituzione e alio .svi
luppo di un'uuita di lipo 
Ill lOVO. 

L'associazione della sini
stra iiniversitaria, dumiiie, 
si c po>ta dei compiti im
portant!. La sericta con cui 
essa ha alTroutato questo 
Gongresto, riiupegno uni-
lario, tutt'nllro elie fnriuale, 
che ha espre^^o sgoinbrano 
il terreno da ogni po->-ibile 
perplessita circa la volonta 
degli studenti :li portarc 
avanti la haltasilia per il 
rinnovameiito democratico 
della bcuola nel nostro 
paese. 

Gianfranco Pintore 

Mi la no 

SCIOPERO 
A BRERA 
MILANO, febbraio. 

I ragazzi del Liceo arti-
stico di Brera hanno scio-
perato. La cosa ha impres-
sionato i milanesi , abituati 
a considerare il secente-
sco palazzo dell'Accademia, 
dal grande, splendido cor-
ti le disegnato dal Richini e 
dai lunghi corridoi pieni di 
ombra, l'ultima oasi di se-
renita della citta lombar-
da. In realta, lo sciopero ha 
solo portato alia luce un 
groviglio di problemi che 
da molto tempo cercano 
una soluzione. Problemi 
pratici e problemi di fon
do, legati all'organizzazio-
ne stessa del lo studio. 

II Liceo artistico, dopo la 
el iminazione dell'esame di 
ammissione, e diventato la 
via normale di accesso al
ia Facolta di Architettura 
per chi vuole evitare lo 
scoglio del latino e del gre-
co e guadagnare un anno 
rispetto agli studenti degli 
altri licei. Cosi, gli allievi. a 
Brera, si sono moltiplicati: 
le aule non bastano piu. la 
attrezzatura si dimostra, 
malgrado qualche interven
to, superata. Al punto che 
i corsi sono stati divisi in 
due turni: 1'uno antimeridia-
no. che termina alle 14.30; 
l'altro pomeridiano che si 
protrae s ino alle 19,30. Con 
quale disagio per i ragazzi 

Il nuovo numero 
di » Riforma 

della scuola » 
II numero di febbraio di Ri

forma della Scuola, quasi in-
teramente dedicato alia Scuo
la media unica, si apre con 
un fondo dell'onorevole Gior-
gina Arian Levi sulla recente 
interrogazione parlamentare 
da parte di deputati comuni
sti relativa airabbinamento 
dell'insegnamento della ma-
tematica e delle osservazioni 
di scienze, che muta cost la 
sostanza dell'innovazione che 
si e voluta introdurre nella 
scuola media comune, 

II dibattito sul reclutamen-
to degli insegnanti prosegue, 
poi. con interventi di A. Se-
roni, N. Vogogna. R. Scio-
rilli Borrelli, D. Pastoressa. 
Altri articoli impostano il 
problema dell'insegnamento 
del disegno. della vita asso
ciativa di ragazzi nella Scuo
la media unica. del metodo di 
insegnamento della Lngua e 
della grammatica italiana. 

II numero comprende I'in-
serto didatllco, le rubnche 
Scuola e Nazione, Atlantc del
le Ririste. Letfure. 

La rivista pu6 essere acqui-
stata presso; SGRA, via del
le Zoccolette 30, Roma, tra-
mite vaglia. 

e le famiglie e di facile de-
duzione. II problema della 
sede e vecchio, comunque, 
di un trentennio. Non si e 
avuto mat il coraggio di af-
frontarlo. 

Ancor piu gravi, se pos-
sibile, i problemi connessi 
al programma di studio. E* 
noto che il Liceo artistico 
si articola, nel terzo e nel-
l'ultimo corso, in due se-
zioni: una normale "e una 
artistica. La prima, fre-
quentata dalla maggior 
parte degli all ievi, ha as
sunto, con la cancellazione 
di numerose ore dedicate 
alle materie artistiche, ca-
ratteri sempre piu vicini a 
quelli del Liceo scientifico, 
con la differenza che lo 
studio delle materie sc ien-
tifiche non e articolato in 
modo " altrettanto raziona-
le e che il programma £ 
condensato in soli quattro 
anni, con conseguenze che 
si scontano poi al PoHtec-
nico. La scconda. quella ar
tistica, seguita dagli al l ie
vi che passeranno poi alia 
Accademia. non ha modo di 
approfondire il program
ma, poiche gli iscritti non 
dispongono di aule in cui 
continuare le esercitazioni 
nel le ore in cui i compagni 
si dedicano al le materie 
scientifiche, e, soprattutto, 
non offre. al termine dei 
quattro anni. nessun atte-
stato valido at suoi frequen-
tatori. 

Nasce da tutto questo la 
necessita di elaborare so -
luzioni adeguate che ren-
dano di n u o w valido un 
programma di studio giun-
toci pressoche intatto dal
la riforma Genti le . E* cid 
che vogl iono i ragazzi e che 
propone 1'organismo rap-
presentativo da essi demo-
craticamente eletto. Tra l e 
numerose proposte formu
late, ricordiamo quella di 
al lungare di un anno la du-
rata degli studi: di intro
durre la filosofia; di rego-
larizzare il cor«=o artistico, 
che si vuole diventi uno 
strumento moderno di spe-
cializzazione. 

Tanto impegno in ragazzi 
che hanno appena sedici-
diciassette anni e commo-
vente . E meriterebbe di e s 
sere accolto e capito nella 
esatta prospettiva da chi li 
dirige: come, cioe, una ma-
nifestazione di vitalita gio-
vani le e un ragionevole de
siderio di concorrere alia 
soluzione di problemi che 
li toccano tanto da vicino. 
Da qualcuno e stato invece 
avvertito come una sfida 
al totem della burocrazia 
scolastica. 

a. n. 
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