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SU SCUOLA E SOCIETA 
Due giorni di intensa discussione - II dibattito fra Dina Bertoni Jo-
vine Borghi, Bongioanni - Gli interventi dell'on. Codignola, di No
vella, Sansoni Tutino, Vania Chiurlotto, Paniccia e Santoni Rugiu 

Dal nottro inviato 
VERONA, maggio 

I rapporti fra scuola e 
societa, i problemi inerenti 
alia programmazione sco-
lastica, la situazione della 
scuola italiana, Ie conclu
sion! della commissione na-
zionale d'indagine sono sta-
tl al centro del convegno 
triveneto svoltosi il 25-26 
aprile a Verona nella Sala 
Boggian di Castelvecchio. 
Si e trattato di un conve
gno importante non solo 
per la eccezionale parted- . 
pazione di pubblico (oltre 
settecento persone), ma per 
la larghezza ' e la qualita 
delle presenze (insegnanti, 
student!, urbanisti, tecnici, 
amministratori), e, soprn-
tutto, per i risultati cui 
esso e approdato. 

L'esame della condizione : 

attuale della scuola italiana 
non poteva prescindere da 
un'analisi delle radlci sto-
riche della sua arretratezza 
e ' della sua insufficienza. 
Questo esame e stato il filo 
conduttore della tavola ro-
tonda cui hanno partecipa- , 
t o Dina Bertoni Jovine, 
Lamberto Borghi e Fausto ' 
Bongioanni, i rappresen- . 
tanti, cioe, di tre divers! 

risposte 
ai lettori 
II « Virgilio » ignora 
la Resistenza 

J i *Signor Direttore. 
vorremmo Informarla che a? 
Llceo «VirgUio - di rtonio 
non e stata detta una paroia 
per • commemorare la dau 

' della " Llberazione. " Nemme- -
no alia radio interna deno 
Istituto — sempre prnuta ai 

. interrompere le Ieziom aJi 
. ogni minima occasione — *J 

e accennato all'anniversario 
: (e II ministro Gui. nella sua 
: circolare parlava di »dtsco*-
so commemorativo tenuio dai 

.prttide o da un projessote 
•• designate* difronte agli a-

lunni delle class! superiori!...). 
_: Solo qualche professore, trop-
, po spesso perche souscltalo 
: dagli studenti, ha fatto ecc«-
zlone. tenendo lezione sulla 

i Resistenza e la Liberazione 
Certi che prenderete In con-

: siderazione la gravita del fatto 
cogliamo l'occasione per riaf-
fermare la nostra piena ade-
sione agli ideali della Resisten
za. che si concretano. oggi, so-
prattutto nella lotta pei l\ 
attuazione della Costituz.o&e 
«, tra l'altro, nella baiia^i a 
per la democrazia e l'anlixa-
sclsmo nella scuola. 

UN GRUPPO 
DI STUDENTI 
DEL •« VIRGILIO -

• -, Roma •. 

« 

Jl easo del Ueeo Virgilio 
non e ,certo eccezionaie. a 
quanto ci risvlta, in minie 
scuole di Roma, e non *OH> 
41 Roma, la circolare dei *m~ 
vistro Gui per - com>nemo-
rare Vanniversario della Llbe
razione'' e rimdsta nel cat' 
setto. Eppure i preiidt tono 
in genere assai zelanti nW dcr 
corso a ttitte le di*po<lno:ii 
che vengono dall'alio. Setua 
dubbio laddore esiste un 
gruppo di insegnanti demo
cratic! o un movimento <tu-
denteMCo democratlco, non 
sole si i parlato della Rerl-
stenza e del - 2S aprile - atiro-
rerso la commemorazione »».'-
ficiale, ma questi temi *ono 
stati al centro iell'interf&se e 
delle dlscussioni in classe. 

In realta ancora una volta 
i risultato il forte dira'io no 
la scuola, il suo insegna- • 
mento, ta sua vita e la real
ta politico e sociale in cm ni-
rlamo; a mohi presidi e pro-
fessori sembra tlrano parla-
re del 25 aprile e della Re*l~ 
sterna perche tutto Vindiruzo 
tradizionale della nostra sciio-
7a e rivolto altrove, non at' 
fonda le sue radici nella Glo
ria contemporc tea. Della Resi
stenza, della Llberazione non 
si pud parlare <oIo il 24 <pri> 
le; per questo accorr* ton-
durre in avanti ta ba'taflta 
per la 'democrazia e t'antt-
fascismo nella tevota •, per
che lo ttudlo iella iotia al 
fascismo. della R'sut^nrn e in 

. senso piu' »7aslo di '*>«* 'r 

Srandl lotte poHtiche e tocinll 
el nostro tempo sia t' pun 

. to di arriuo. ii centro loiule 
• di t«i«« i« ttwtio slorico 4*1-

orientamenti fllosoflci e pe
dagogic!. -' •-:-. 

La compogna Bertoni 
Jovine ha rilevato come la 
frattura fra scuola e socie
ta che e stata una compo-
nente della vlsione angusta 
e limitata delle classi did-
genti italiane, per le quali 
la cultura ha sempre avuto 
un carattere aristocratico e 
classista, si sia acuita con 

, la prima guerra mondiale 
e con il fascismo. Croce e 

' Gentile, infatti, introdusse-
ro in tuttl i settori della 
scuola un ideale umanistico 
retorico a scapito della 

. scienza e della tecnica: la 
: scuola si trov6 isolata e la 

pedagogia trasse alimento 
non dalla storia, ma dalla 
metaflsica. ' Proprio nello 

' stesso momento. Gramsci 
sosteneva I'esigenza di una 

• scuola unitaria, aperta a 
• tutti, •" non riservata alle 
' elites, ma di massa e dia-
; letticamente collegata con 

la societa e il divenire del
la storia. Oggl. ci trascinia-
mo dietro il peso di queste 
antiche remore. II neo-capi-
talismo, malgrado ie pres-

• santi esigenze (produttive, 
non e stato portatore di un 
reale rinnovamento nella 
scuola, giacche esso consi-
dera il lavoratore sotto il 

?irof)lo meramente tecnico e 
o subordina ad interessi 

privatisttci nei quali si di-
sperdono le piu genera li 
esigenze di comunicazione 
sociale e di formazione di 
personality complete ed au-
tonome. 

I marxisti — ha detto an
cora la Jovine — conside-
rano pedagogicamente irri-
nunciabile il nesso fra scuo
la e societa e postulano una 
radicale trasformazione del
la scuola non solo nei me-
todi e nelle strutture, ma. 
in primo luogo, nei conte-
nuti etico-educativi: essi ri-
tengono che il vecchio asse 
ideale umanistico-retorico, 

tuttora largamente presente 
nella scuola, debba essere 
sostituito ; da un ! asse sto-
rico-scientifico. e, quindi, 
critico. 

Si pud dire che i risultati 
della commissione d'inda' 
gine si muovano nel solco 
di questa riconosctuta esi-
genza di rinnovamento sco-
lastico? La risposta e nega
tive. La commissione non 
ha, infatti, affrontato con 
spirito nuovo il punto fo-
cale della lamentata frat
tura fra scuola e societa e 
si e caratterizzata per Tin-
certezza delle prospettive 
proposte. La stessa scuola 
dcll'obblipo, istituita dopo 
una vigorosa battaglia 
delle forze democratiche, e 
a w o l t a da remore e da 
equivoci. Cid spiega la con-
fusione esistente attual-
mente nella scuola italiana: 
una confusione che favori-
sce oggettivamente la cam-
pagna tradizionalista della 
destra. Occorre. percid, un 
indirizzo piu deciso per fa
re la scuola adatta ai tem
pi nuovt; la scuola che ope
ra all'interno della societa 
e contribuisce alia sua tra
sformazione democratica. 

L'intervento del prof. 
Borghi si e mosso in stret-
ta aderenza alFimpostazio-
ne della compagna Jovi
ne.' Dopo aver messo in 
rilievo la visione statica del 
rapporto fra scuola e so
cieta che per tanti anni ha 
pesato sulla vita italiana 
escludendo la pedagogia 
dalla piu viva tematica so
ciale, Borghi ha sottolinea-
to le molte carenze che gra-
vano sull'attuale ordina-
mento scolastico Solo una 
scuola dai 3 ai 14 anni, 
aperta ed uguale per tutti, 
senza esclusivismi di censo 
o di credo religioso. potra 
costituire la premessa di 
un vero progresso sociale. 
Essa dovra perd essere 
aperta e comunicante e 
non gia appesantita da con-
tenuti predeterminati Un 
esempio di staticita ci vte-
ne offerto dai programmi 
Ermini per le scuole ele-
mentari. in cui prevale il 
peso della tradizione cat-
tolica. c h e : diventa in tal 
modo una forza rti ristagno, 
di chiusura e di dlscrimi-
nazione ' * v ' ' 

Esiste oggi il pericolo che 
tale forma di confessiona-
lizzazione venga trasferita 
nella troora teuola aecoo-

daria, la quale, se pu6 es
sere salutata come premes
sa importante per ulteriori 
passi in avanti, non deve , 
farci dimenticare che sia- : 

mo ancora uno dei paesi 
culluralmente piu arretrati 
ed e, del resto, caratteriz
zata da incertezze e di-
sarmonie che rischiano di 
svuotarln di ogni contenuto 
innovatore. Una scuola di 
tutti e a pieno impiego co- ; 
stituisce — anche secondo 
Borghi — Pobbiettivo per il 
quale debbono batters! le 
forze democratiche operan-
ti nella scuola. 

Di fronte ad una cosi -
circostanziata analisi dei -
mali della scuola italiana e . 
delle responsabilita delle 
classi politiche dirigenti 
(ivi comprese, ed in larga 
misura, quelle democristia-
ne), il prof. Bongioanni, 
qunlificatosi come rappre-
sentante dello spiritualismo 
cristiano, ha dovuto rifu-' 
giarsi nel mito dell'c auto-
nomia > dello spirito, sia 
pure dopo .aver espresso 
oneste e generose denuncie • 
della ' miseria come causa ' 
di fondo della frustraztone 
di tante vocazioni. Ha so-
stenuto che la scuola deve 
insegnare la verita, ma 
non - ha spiegato come lo 
possa quando pretende di 
imporre contenuti - prede- • 
terminatl che rendono ari-
da ed unilaterale la dialet-
tica ideale di cui una scuo
la democratica deve farsi 
stimolatrice. ': V- " 

La tavola rotonda e sta
ta seguita da un dibattito 
di grande interesse e signi-
ficato. Attraverso l'inter
vento della insegnante Va
nia Chiurlotto e stato de-
nunciato il ' disegno dei 
gruppi monopolistic! di rea-
lizzare una scuola a. loro 
misura; mentre la compa
gna Novella Sansoni Tuti
no, a nome di un impe-
gnato gruppo di urbanisti, 
ha richiamato l'attenzione 
del convegno sul rapporto 
fra edilizia scolastica e pia-
niflcazione urbanistica. 

Nella seconda parte del
la giornata e stato affron
tato il tema della program
mazione scolastica attraver
so le relazioni di Umberto 
Paniccia. redattore del Mu-
lino e dell'on. Codignola, 
del PSI. L'on. Codignola 
ha sostenuto essere la pro
grammazione scolastica una 
scelta non tecnica, ma po-
litica, non quantitative, ma 
qualitative. La difesa della 
scuola dell'obbligo non gli 
ha impedito di riconoscere 
la validita di molte critiche 
emerse, con il conforto di 
dati ineccepibili, durante il 
convegno. II parlamentare 
socialista si e detto convin-
to - che sarebbe utopistico 
pensafe che il rinnovamen
to della scuola possa av-
venire senza il contributo 

' di una forza importante 
come quella del Partito co-

- mtinista: in un paese che 
vede due grossi . schiera-
menti (la DC- e i comuni-
sti) non si pud «discrimi
nate*: il dialogo nell'am-
bito della scuola (e, noi ag-
giungiamo, nell'ambito del
ta societa) diventa. pertan-
to, una necessita. Questo 
passo — che costituisce una 
nnvita nel discorso intorno 
alia delimitazione democra
tica cui s! richiama il cen
tro sinistra — e stato sot-
tolineato dai consensi del-

' 1'uditorio. 
Sulla questione dei nuovi 

contenuti educativi e in-
tervenutr. nella fase con-
clusiva del convegno, il 
prof Santoni Rugiu. il qua
le, riprendendo una indi-
cazione degli organizzato-

. ri, ha riconosciuto " che 
« programmazione e demo
crazia non debbono essere 
la cornice esteriormente 
rinnovata di una scwofa 
ennservatrice net suoi con
tenuti ». La scuola di oggi 
non ha legami con la dina-
mica sociale e non pud, 
quindi, essere formativa. 
Lo Stato non pud essere 
« agnostico », perche senza 
una modifica sostanziale 
dei contenuti dei program-

. m! si corre il rischio di re-
< stare ancorati ad una vtsio-
1 ne sorpassata della scuola, 
la cui flnalita precipua e la 

: realizzazione di una socle-
t i democratica e la forma-

per 

zione di un cittadino pron
to per questa societa. 

Se vivo, interessante, ric-
co di contributi personal! e 
di gruppo, d stato il dibat
tito (sono state presentate 
sessanta comunicazioni e si 
sono avuti oltre trenta in
terventi), non meno con
crete e positive sono state 
le conclusion^ II centro di 
informazione di Verona — 
organizzatore del convegno 
insieme alia rivista Scuola 
e Cittd — aveva gia im-
presso u n ' carattere non 
accademico, di . « base > al 
convegno che - era stato 
preceduto da decine di riu-
nioni, di assemblee, di ri-
cerche sociologiche e ur-
banistiche: si trattava, ora, 
di dare corpo alle esigenze 
del convegno in modo orga-
nico e duraturo, per non 
disperdere le utili indica-
zioni emerse nei due giorni 
di discussione. 
' In omaggio a questa pru-

ticita, i present! hanno ap
pro vato una risoluzione in 
cui si decide < di costituire 
un comitato permanente, 
una consulta della scuola a 
livello triveneto, che sta 
sede costituzionale di quel-
I'incontro fra laid e catto-
lici da tutti sentito come 
necessario nel presente con-
testo storico sociale e in
sieme verifica operativa e 
puntuale della iertilitd di 
tale dialettica ai fini. della 
trasformazione, democratica 
della scuola e quindi del 
paese. In particolare ti rav-
visa la necessity che la con
sulta mobiliti quelle forze, 
persone o istituti che siano, 
le quali, partendo da una 
critica della vecchia impo-
stazione culturale e sociale 
della scuola, intendano im-
pegnarsi per affrontare m 
termini precisi quel proble
mi di autonomia e di de
mocrazia interna della scuo
la (eletiivita dei presidt e 
dei direttori, organismi 
rappresentativi democrati-
ci studenteschi, collegamen-
to con le famiglie, con git 

' enti democratic! e locali 
operanti in un territorio) 
che sono pregiudiziali per 
qualsiasi rinnovamento non 
fittizio della scuola italia
na*. 

Giovanni Lombardi 

Iscritti alle scuole tecniche 
e professional, nel 1959-60 

Anche tenendo presente II rapporto con la popolazione, 
la pretenza della scuola professional nelle region) centro-
meridionall risulta fortemente squilibrata rispetto al Nord. 
La scuola professionale si e sviluppata subordinatamente 
alia presenza dell'industrla m, al termlne del decennio 1950-60, 
questa situazione non risulta minlmamente Intaccata. L'azlo-
ne della Cassa del Mezzogiorno ha avuto, per la sua stessa 
impostazlone, un carattere concomitante rispetto all'lnizla* 
tiva dei grandl gruppi Industriall (e non autonomo) che si 
e andato accentuando, fino all'accordo con la Confindustria 
e con altre espressioni del padronato. 

IL numero di aprile di 
« Riforma della scuola » 

La lezione di Galileo 
II numero di aprile di 

Riforma della Scuola e dedi
cate a Galileo Galilei, di cui 
traccia un puntuale profllo 
storico-scientiflco, sofferman-
dosi in - particolare sul si-
gniQcato rivoluzionario delle 
sue scoperte e sul contributo 
decLsivo che esse hanno dato 
al cammino dell'uomo ver
so forme di superiore civilta. 

La presentaztone • si qua-
liflca non solo e non tanto 
per l'abbandono di ogni sor-
ta di agiografia tradizionale. 
ma anche per lo stretto Ie-
game che essa stabllisce con 
i problemi della scuola di 
oggi. la quale — come affer-
ma Lombardo Radice nei-
l'articoio introduttivo — - se 
corrd rendere omaggio non 
formale. non ipocritfl al gran
de pwano. dourd nel concre-
to segnirne Vinsegnamento e 
non gia esaltare a parole lo 
sciemiato che affermd la so-
uranita della raaione nelle 
dispute naturall, per poi con-
frost are nei fatn la pratica 
della superstizione animisti-
ca, psendo-religiosa; dovra 
essere scuola di libero e eo-
struttifo dialooo. di opero-
sa intclhgema. di coraggio 
mentale, libera da ogni dog-
matismo, da ogni confor-
fntsmo » . ' . : • 

In altre parole: • l*urto 
drammatico di Galileo con-
tro Tangustia e 11 formali-
smo degli scienziatl aristote-
lici e soprattutto contro Tin-
sostenibile dogmatiscio tole-
maico della Chiesa viene at-
tualizzato nella battaglia 
Ideate di oggi per una scuo
la rinnovata, svlncolata dal
la retorlca, nella quale la 
scienza non sia plb « ancella » 

(come volevano Gentile e gli 
idealisti), ma verifica criti
ca. riconoscimento del me-
todo sperimentale come pa-
rametro insostituibile di ogni 
seria ricerca: che e. in ulti
ma analisi. un preflgurare 
— gia allora! — il nesso che 
deve intercorrere fra scuola 
e vita. • fra ricerca indivi
d u a l e comunicazione socia
le. Proprio sotto la spinta di 
questa ultima esigenza. Ga
lileo scrive le sue piu im-
portanti opere in volgare. in-
tendendo con ci6 rivolgersi 
al popolo di cui awerte la 
forza e la suggestione. fino 
al momento in cui al corag
gio del vero scienziato su-
bentrera la paura della con-
danna ecclesiasfica e tutta la 
impalcatura etica che lo ave
va sorretto si frantumera sot
to i colpl delllnquisizione. 

Un traglco epilogo. come 
denuncia il Galileo brechtia-
no. che aequUta i| valore di 
un Insegnamento per lo scien-

' ziato di tuttl I tempi e da 
cui risulta che * ooni pro-

, gresso tecnico, nel laborato-
rlo o nell'aula, ed ogni rln-

' novamento metodoloalco — 
come' osserva acuta mpnte 
Biancatelli — senza I'ispira-

. zione ideale di una posuione 
, politico rinnooatrice e il ron-
senso delle forze social! de-, 
mocrotirhe, perdono tutto il 
loro valore culturale, timano. 
storico ». 

L'altro preglo della rivista 
sta nel presentare Galileo 
come maestro, nel mettere In 
luce la semplicita con cui rl-
solse 11 problema dell'lncon-

: tro fra pensiero scientiflco e 
senso comune: • si tratta — 
dice ancora Lombardo Radi
ce — di un problema dldat-
tico: svlluppare un discorso 

scienlifico rigoroso nel lin-
guaggio comune, con exempt 
della vita di ogni giorno, con 
riflessioni sempllci e non con 
formule astruse -. Qui viene 
fnori la forza della leztone 
galileiana. Lo scienziato ve
ro deve liberarsi dalle pa-
stoie de) disdegno aristocra
tico. • deve farsi ascoltare e 
capire da tutti: altrimenti. U 
suo insegnamento perde ogni 

. accento universale e si ridu-
ce a formula specialistica. 
Come non ricordare. a questo 
punto. le parole di Gramsci • 
a proposito della lezione nuo-
va di Serra e di De Sanctis. 
i quali seppero avvicinare il 
semplice alia poe*ia quando 
essa - era diventata pricati-
va di professori e Dante era 
stato trasumanato oppure i 
suoi libri si presentavano cir-

' condali di spine erndite e di 
sentinelle -? 

II vero maestro, dunque. 
deve farsi capire e non "esi-
stono barriere che possano 
impedirglielo. Per dlmostrare 
concretamente la possibility 
di traduire la lezione gali
leiana in lezione corrente, 
rivolta ai • ragazzi — ed 4 
questo lo sforzo piu origina
te compiuto dalla rivista — 
si offrono al lettore (doe al-
1'insegnante ed alio studen-
te) alcuni signiflcativi esem-
pi (rleorderemo 11 bell'arti-
colo di Bruna Martinelli Cor-
dati. quello di Luigia Rosala 
e. nell'inserto didattico per 
il ciclo elementare. I'articolo 
sulla lezione di geometria di 
Francesco Glsondi. sull'astro-
nomia di Alberto Alberti) da 
utilizzare nell'aula scolastica. 
Segue, inline, una ben curata 
bibliografia galileiana. 

9* I* 

Massicci interventi nel settore dell'sstruzione 
professionale a favore dei grandi gruppi in

dustrial! e delle iniziative confessionali 
Un capitolo poco noto del

la spinta alta privatlzzazlone 
della scuola, e alia subor-
dinazione a un certo tipo di 
sviluppo economico, e quello 
dei finanziamenti concessi at
traverso la Cassa per il Mez
zogiorno. Si tratta di decine di 
miiiardi che vengono spesi, in 
gran parte, fuorl della scuola 
pubblica, e spesso in concor-
renza con questa, attraverso 
un • canale > autonomo rispet
to a quella programmazione 
scolastica che dourebbe esse
re il fondamento dell'azione 
di governo. 

Al 31 dicembre scorso la 
Cassa aveva a buon punto la 
realizzazione dei prlmi quat-
tro programmi d'interuento (i 
successiui dipenderanno dat 
rinnouo. o meno, della legge 
istitutiwa deli'ente). Benche 
essa abbia agito su una pla-
tea vastissima di iniziative, H 
quadro e ali'incirca il se-
guente: 

Settore pubblico. Sono stati 
finanziati con 7 miiiardi e 858 
milioni 21 istituti prolessiona-
li per I'agrlcoltura decentrati 
in 129 scuole che hanno 7 
mi la allievl; 1136 milioni sono 
stati dati a scuole prolessio-
nali di Stato per I'industria in 
conto acquisto attrezzature; 
1658 milioni per attrezzature 
hanno ricevuto gli istituti in
dustriall e d'arte; 380 milioni 
sono stati stanziatl per creare 
9 scuole residenziali di specia-
lizzazione in agricoltura rper 
ora funziona solo quella di 
Latina con 70 allievi). Stan-
ziamenti minori sono stati da
ti per corsi di aggiornamento 
di insegnanti delle scuole di 
Stato e per accrescere I'area 
di azione delle stazioni spe-
rimentali del ministero della 
Agricoltura. . •, 

Settore private Per i centri 
interodendali sono stati spesi 
finora 7 miiiardi e 487 milioni 
per 9 centri (Bari, Chieti-Pe-
scara, Crotone, Siracusa, Ca~ 
gllari, Caserta, Reggio C , 
Centro per i meridionall a 
Torino. Catania). All'IRI sono 
stati dati 1500 milioni per i 
centri di Napoli e Toronto; 2 
miiiardi e 260 milioni sono 
stati dati a 57 centri per ~ad-
destramento professionale in 
opere pubbliche e servlzi»; 
3 miiiardi e 294 milioni a 310 
cosidetti »centri - promos-
si da aziende industriali; 1556 
milioni sono stati spesi per 
corsi di formazione di quadri 
direttivl e intermedi dell'in-
dustria. Infine, borse di stu
dio vengono concordate • ad 
personam - con grandi grup
pi industriali (finora Monte-
catini, Breda, Edison, OME-

• CA) per corsi di specializza-
ziorie da compiere in azienda. 

Grandi gruppi industriali 
attingono a piene manl dalla 
Cassa, ma non solo quelli. Sui 
notiziari SVIMEZ si possono 
leggere notizie come questa: 
- Promosso dai cardinale Ruf-
fini e sorto a. Boccadifuoco 
un centro di addestramento 
professionale per consegnato-
ri meccanici. impiantisti elet-
trlci e radioriparatori. impian
tisti idraulici. muratori e ce-
mentisti, carpentieri e fer-
raiolL 

Ha ricniesto una spesa di 
300 milioni di lire a cui ban-
no contribuito enti pubblici e 
privati. Le attrezzature sono 
state fornite dalla Cassa per 
il Mezzogiorno ». 

E dalla Documentazione Ita
liana dell'aprile 1963 possiamo 
apprendere, ad esempio, che 
la Montecatini ha avuto 18 mi-

. lioni - per addestrare 25 geo-
metri destinati all'impianto di 
Ferrandina - che quel gruppo 
monopolistico non ha mat co-
struito. e forse non costruira 

' nemmeno in avvenire. 
- Tutto cid costituisce solo il 

riflesso di un indirizzo piu 
generate. Nella Relazione al 
Biiancio del 1953. dopo avere 
ripetuto le solite lagnanze su 
certi ritardi procedural^ sul-
Vinadegvatezza dei /ondi e 
sulla peculiarity delle attuali 
strutture scolastiche ed extra-
scolastlche (che la Cassa a-
vrebbe tentato di correggere, 
ma con • efficacia relativa •) 
vengono esposte alcune peti-
zioni di principio. 
- Listruzione e ridorto, nella 
definlziene e nei compiti, al 
mlglioramento. del - • iattore 
umano dello sviluppo'. Ciok 
a vna componente smbordina-
ta del processo di trasforma
zione economic a (ancora non 
si dice di quale tipo di tra-
s/ormazfonej. Ma chi < dovra 
Impartire ristruzione. deter-
minarne t contenuti. finaliz-
zarla? -I grossi complessi ad-
destrativi — si scrive — come 
i centri interaziendalL. non 
dovranno limitarsi alia forma
zione professionale delle mae-
stranze d'ordloe esecutivo: es
si dovranno — perche oltre-
tutto. \o consentono Is loro 
nature e le loro capacita strut-
turaJi — estendere l'attivita 
alia formazione dei quadri 
tecnici intermedi inferiori e 
superiori •. 

La grande Industria, ehla-
mata a decidere dei program
mi * deU'lndirizzQ del centri 

costrulti (e in parte anche ge-
stiti) con danaro pubblico, si 
da una scuola per conto suo 
che si propone di utilizzare 
come meoMo gli placera i 
prodotti della scuola pubblica 
primarla. Ne 11 disegno igno
ra il livello unlversitario per
che", affcrma la relazione, * la 
formazione -del quadri diri
genti, intrapresa in via speri
mentale attraverso le borse 
di studio, i corsi di speclallz-
zazione presso le uniuersita 
o presso le grosse aziende e 
talune istituzioni permanent*, 
dovra poter contare sttl po-
tenziamento e il perfezlona-
mento delle varle iniziative 
in una visione unitaria e pe-
culiare che assocl ed innesti 
il momento formativo all'as-
sistema tecnica *. 

I partners della Cassa in 
quest'opera sono, oltre alia 
Montecatini. Edison, eccetera. 
V1S1DA (istituto superiore 
imprenditori dirigenti d'azfen-
da di Palermo ) . V1SDA (isti
tuto superiore diripenti dl 
azienda di Roma), la CID A 
(confederazione italiana diri
genti d'azienda. presieduta da 
Togni). il FORMERS creato 
dalla Cassa a Napoli, la Scuo-^ 
la di sviluppo economico crea-' 
ta dalle Camere di commercio 
e una sola Univcrstta — quel
la di Napoli — con la Facolta 
di Agraria di Portici. 

II fatto che in agricolhira 
l'intervento si debba appog-
glare per forza dl cose alia 
scuola pubblica, in mancanza 
dl forze padronali capaci di 
sostenerla (Vorganizzazione di 
Bonomi si limlta, anche qui, 
a mendicare qualche decina 
di milioni; ed altrettanto fa 
la Confagricoltura) sembra 
dolere molto ai diripenti del 
la Cassa. Si dice, nella citato 
relazione che - 1'istruzione 
professionale agraria. per es
sere vitale e proficua, dovra 
corrispondere alle peculiarity 
colturali ed evolutive delle 
singole zone, superando sche-
mi stereotipati, inventando e 
realizzando original! forme di 
collaborazione fra scuola ' e 
famiglia e di assistenza tec
nica -. . 

Che cosa si intende con que. 
ste fumose formulazlonl? A 
not sembra che il senso non 
sia equivoco: il padronato 
agrarlo non sa di che farsene 
dello ' stereotipo • diploma di 
' esperto coltivatore *, abitua-
to com'e al mercato di piaz
za detta manodopera. II con-
tadino individuate, chiuso nel
la sua schiacciante miseria, 

.anche. Ma la via da percorrere 
non e nella degradazione del-
ristruzione ad assistenza. ben-
si nell'unione di istruzione e 
rottura degli attuali rapporti 

dl classe nelle campagne me
ridionall. 

Cid vale, a un divcrso livel
lo. anche per I'industria dove 
a piu gran voce si chlede la 
Canossa della scuola pubbli
ca, un perdono e un'assolu-
zione per le sue insufflclcnze 
in fatto di formazione di una 
maestranza tecnicamente qua-
Uficata, che dovrebbero essere 
pagati con la perdlta della 
propria autonomia ideale, pe-
dagogica e talvolta — come 
abbiamo vlsto — anche am-
mlnlstratlva. La Cassa ha a-
nlfo. In tutto il Mezzogiorno, 
come propagandlsta e propul-
sore dl questi orientamenti. 
Oggl, perd, e'e l'occasione per 
chiudere questo capitolo tut-
t'altro che positivo: neoando 
alia Cassa la proroga dei suoi 
compiti e dei mezzi flnanzlarl, 
facendo rientrare gli Interven
ti — anche straordlnari — del 
settore deiristruzione profes
sionale nell'ambito del « pia
no della scuola • che si sta 
elaborando. 

Renzo Stefanelli 
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Fascicolo 

sulla 

Resistenza 
II numero di maggio di Ri

forma della scuola e in gran 
parte dedicato alia Resisten
za nella scuola. Ecco il som-
mario: Adriano Seroni: Valo
re educativo della Resisten
za; Roberto Battaglia: La Re
sistenza e i giovani; Luciano 
Biancatelli: Fascismo e anti
fascists: una lezione sulla 
Resistenza; Antologia sulla 
Resistenza (a cur a di Paola 
Zanini): Intervento al Refe
rendum su ~ I programmi del
le scuole elementari - di Gior
gio Bini; Giulio Salvatore 
Carano: La didattica della lin
gua nella scuola dell'obbligo; 
Luigia Rosaia: A proposito 
dell'insegnamento scientiflco: 
abbinamento di cattedre; 
Gianfranco Ferretti: Le « Gui
d e - scientifiche; Fausto Fio-
rini: L'economia politica ne-
gli istituti tecnici; Sara Cer-
rini Melauri: La solidarieta 
nella scuola comunitaria; Let-
tere al Direttore di Giancarlo 
Monticelli e Carlo Valentini; 
Rubriche (Scuola e Nazione, 
Atlante delle Riviste, Let-
ture). 
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II VICongresso 
dello SNASE 

Impegno per la riforma democratica 

A qualche giorno di distac-
za dalla sua conclusione e 

^
iu agevole torture de1 VI 
ongresso naz:onale dello 

SNASE (Sindacato nazlooaie 
delia scuola elementare) un 
giudizio compiuto. Si e tratta
to di un Con gresso she ta 
mantenuto le <ue promesse: 
non sol tan to perche ha rpre-
sentato una strutmra crca-
nizzativa Integra a dapoiizio-
ne della categoria, noujstan-
te i tentativi sciss.ontstici del
la scorsa estate, ma anche sotto 
il profllo della visione pro-
grammatica oflerta ai delo^ati 
convenuti a Parma. 

Dalla prolusione d' Dino 
Carlesi. alia relazione di Gu<-
como Cives non Ce sWta a> 
cuna soluzione di contintiita. 
I concetti di interdloendeaza , 
fra sviluppo della-scuola dl -
Stato e rinnovamento de. suoi 
contenuti: la correiazLore 
f.tretta, ma aliens da ogni vin- . 
colo subordinato, Irs • pro- . 
grammazioDe scoiastira e prc-
grammazione ^concnic^. '.* 
riforma piu aperta e moder
ns delle strutture ejiit^nt:: 
U nesso naturale e profondo 
fra i ciclt prsmano e secon
ds rio deli'attuale scuola del
l'obbligo: ie rica este ptii s^--
ciflche relative Ul'iitituzioue 
della scuola pre-e.Anient ire 
ed alia au:omat:c«ta -ielia pe-
requazione: qu»sii i t.mi che . 
sono stati al centro dei di
battito e per em «ono st%te 
indicate soluztoni or^aniche, 
riauunte con chiarizza an- • 
che nells mozione final*. 

Con questo COD gresso £1 

Sindacato autonomo ba riba-
dito con forza ia sua funzio-
ne di stimoio e d: punta avar-
zata in seno al sindioartmo 
scolastico ed il suo ruolo pro-
pulsore anche nel p̂ u vssto 
campo della batUgiia scolasti-
co-culturale. L'impio rinno
vamento dei quadri dirigenti 
ci sembra, infine, che rappre-
senti una uitenore garanzla 
circa l'irreversibilita dell'im-
pegno. 

I. ra. 

/f nuovo 
Comifofo Cenfrole 

Ecco il nuovo Comitato Cen-
trale eletto dai VI Con?r#s-
so - SNASE: Cive» G acomo, 
Baioccbi Angeio, Ctmpanlsi 
Orazlo, Giannone S.rio, Stan-
campiano Francesco, Aiberto-
nl Alberto, Gruerl - Sergio, 
Marcbetti Raffae.iO Carlesi 
Dlno, SUvani Mane, Cottino 
Maurizio, Franco David?, Mo
naco Michele, SJveri' Anto
nio. Ferrucci Ivo. Diana 
Osvaldo, Puddu t»jero, Va
lentini Scip.one, Tricarico 
Michele, Bonaunt M'Jena. Ra-
parelli Livio. Mameli Fran
cesco, Chiurlotto VHai% Cor-
da Gavino. Marclano Antoni-
no, Dolce Giovanti*.. '.ndellica-
ti Domenlco, Coiia Ermene-
gildo, Clmino La;^i. Seaioli 
Guerrlno, Zucche^u Idx, Ian-
nelli Mlrno, Dl Lorenzo Ga-
brlele. Zanattt Oiga, IN Marco 
Sslvatora. 


