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Una drammatica realta svelata al convegno di Milano 

LA 
•\ c. J 

• 
i-4-

ABBANDONA 
7 GIOVANI CHE 
LA VORANO 

La pedagogia si arresta davan-
ti al mondo della produziohe 
Quando termiriati gli studi un 
ragazzo entra in fabbrica lo at-
tendono sorprese am are: gli so-
no richieste disciplina e non sen-
so critico, siibordinazione e non 
responsabilita democratica - La 
condizione delPapprendista - II 
ricatto delle «qualif iche» - L'esi-
genza di una « fascia educativa 
intermedia » 

MILANO, giugno. 
< La scuola e la societa 

italiana in trasformazto-
ne >: questo il tema del 
Convegno che si e svolto 
a Milano nell 'ultima setti-
mana di maggio per inizia-
tiva della Consulta dei pro-
fessori italiani di pedago
gia. II nostro giornale ne 
ha gia dato resoconto e, 
d'altra parte, la Segreteria 
operativa, con a capo 1'ani-
matore dell ' iniziativa, il 
prof. Bertin, curera la 
pubblicazione degli Atti. 

Cid che qui vogliamo os-
servare 6 che, all ' interno 
del tema che si era propo-
sto, il Convegno avrebbe 
potuto soffrire la tentazio-
ne di individuare, ne! polo 
scuola quello solo in cui 
interessasse cogliere il mo-
mento educativo; e nel po
lo soctetd italiana in tra-
sformazione quello untca-
mente capace di sollecitare 
la scuola perche adegui la 
sua funzione • educativa. 
Uno dei pregi dell'impo-
stazione osservata dal Con
vegno e stato invece nel-
l 'aver saputo cogliere un 
piu dialettico nesso, per cui 
la scuola pud divenire, a 
certe condizioni, essa stes-
sa fattore di trasformazio-
ne della societa; e la so
cieta e dire t tamente un 
fattore di educazione che, 
in quanto tale, stabilisce 
un complesso rapporto con 
la scuola. Tutta la materia 
dell 'Educazione civica po-
t rebbe servire da esempio 
al riguardo. 

Ma osserviamo anche l'at-
tuale ordinamento dei rap-
porti di lavoro in Italia. 
Vi coglieremo, proprio dal 
punto di vista educativo, 
una tal serie di problemi 

, Scuola Media: 
Gui risponde 
sui programmi 
dei concorsi 

La compasna on. G.or^ina 
Arian Levi e .1 compigno on. 
De Lorenzo nvevano presen-
tato un'interrosazione al mt-
n.stro della P.I. per sapere se 
egli non ritenesse • almeno 
inopportuno che i programmi 
degli esami di abilitazione al-
Vinsegnamento nella Scuola 
Media Inferiore siano tuttora 
gli stessl del • '55 e Ignorino 
cosl, nel modo piu assoluto, 
la recente riforma della scuo
la dcll'obbligo -. 

Nei ^;orni scorsi e venuta, 
finalmente. la r-sposta del mi-
nistro on. Gui. Essa dice: 
• L"Ammimstrazione ha pre-
sente (s:c!> il DPR 29 aprile 
1957. n. 972, che reca nor-
me per lo srolglmcnto degll 
esami di Stato per I'abilua-
zione all'esercizio dell'inse-
gnamento medio, al fine di 
adeguare le classi di esame 
da esso stabilite ed i relauvi 
programmi al nuoco ordina
mento della Scuola media 

Al riguardo s'in}orma che 
da parte dei competent! u/-
fici sono in cor to di avamaia 
elaborazione le proposxe di 
modifica • relative a\ settore 
secondario di 1. orado Tail 
proposte saranno quanto pri
ma esaminate nel quadro ge. 
nerale dell'aggiornamento da 
apportare *alla regolamcnta-
zione in materia di classi di 
esami e del relativi program
mi per Vinsegnamento secon* 

e di contraddizioni che la 
critica all* attuale ordina
mento sociale, potrebbe co-
minciare di li: sarebbe gia 
un campanello d' allarme 
piu che sufficiente a segna-
lare una situazione di crisi. 

Infatti, il pensiero peda-
gogico sia pur con fatica, 
sia pure, per ora, spesso 
solo nel campo delle buo-
ne intenzioni, si sforza di 
orientare il mondo della 
scuola secondo principi de-
inocratici. Per ch ianre me-

, glio, si potrebbe dire: se-
'condo principi ricavabili 
dallo spirito della ' nostra 
Coslitu/ione. Ed ecco che 
ci si propone di stimolare 
neH'allievo il senso critico, 
la partecipazione attiva al 
proc^csc educativo. la for-
ma/io:ip di un senso di re-

. spons;ibilita democratica. 

// ragazzo 
in fabbrica 

Quando, al contrario, un 
raga/.zo esce dalla scuola 
ed entra in fabbrica, qua
le sorpresa 1'attende! In
vece di senso critico, gli 
viene richiesta disciplina 
supina; invece di una par-
lecipazione a t t iva , , gli • e 
proposta la ripetizione mec-
canica di un solo momen-
to tra quelli in cui e sta
to suddiviso il lavoro crea-
t:vo; invece della respon
sabilita democratica, trova 
premiata la piaggeria, e, 
nel migliore dei casi. l'ade-
guamento al paternalismo 
del pn<irone. Quando poi 
nr»n trova 1'aperta. viola-
ziore dei contratti e delle 
legg- (e, se e un appren-
dista. 13 trovera quasi spm-
pro^ Ma queste sono solo 
sorprese d'ordine generate. 
Nel rapporto di lavoro con
c r e t e il nostro giovane do-
vra poi ben presto accor-
gersi rhe il diploma che 
lui av^va conseguito nella 
scuola, fosse pur essa una 
scuola professionale, non 
trova nei fatti alcun rico-
noscimento • preciso Non 
gli corrisponde nessuna 
qualifica 

Uno dei 18 volumi editi 
da Laterza, in cui si rias-
sumono i t re anni di lavo
ro coordinato che hanno 
preparato il Convegno. fa 
— a cura dell'ing Marti-
noli — alcune interessanti 
considerazioni di ordine 
generale su questa realta. 
Magari discutibili: e discus-
se da alcuni Ma il fatto e 
che, al di la di esse, la 
pur mirabile autoorganiz-
zazione datasi dai pedago-
gisti italiani non ha saputo 
trovare un ncercatore che 
si sentisse di condurre una 
indagine sul concreto, in 
un settore cosl nebuloso. 
ancnra, per la scienza uf-
ficiale, cosi irto di acule: 
g;uridici. sindacali ed eco
nomic!. non a caso disposti 
dai padroni per tenere !on-
tani occhi dssinteressati e 
indiscreti Si e cosl inda-
gato sulla formazione, at-
traverso il lavoro. dei qua-
dri aziendali dirigenti, ma 
su quella degli oporai non 
si e potuto. , 

• Seguiamo, del resto, il 
nostro giovane operaio che 
entra in fabbrica col pro-
posito di non r imanere un 
manovale. Normalmente 
dovra adattarsi a un rap
porto di apprendivtato Ren 
presto pero. si accorgera 
che • questo rapporto." nei 
IiiQghi • di " lavoro i taham, 
e ridotto a poco piu di 
una fin/ione giundica e 
sindacale Poco di seno vi 
corrisponde " " 
' Quando si sara reso con-

to di questa realta (e se, 
peraltro, avra potuto • ad-
dentrarsi di fatto nell'espe-
rienza del lavoro). il gio
vane operaio. condizioni 
sindacali permettendolo, 
commcera a premere sul 
padrone per il riconosci-
mento della quahfica. di-
rpttamente o at traverso la 
Commissione Interna E la 
quahfica, il piu delle vol
te. gli verra o non gli ver-
ra concessa in base a con* 
siderazioni che ben poco 
hanno a che vedere con 
cid che si dovrebbe con-

cepire come normale com-
pimento del rapporto di 
apprendistato. 

Qui, poi, sorge un altro 
problema: quanti saranno 
i lavoratori che otterran-
no una quahfica ? Tanti 
quanti la meritano? Ab-
biamo visto che il criterio 
del mento non e preso in 
considerazione La otterra 
sempre, e soltanto, un nu-
mero di operai corrispon-
dente ai bisogni dell'azien-
da E gli organici dell'azien-
da non sono governati da 
un criterio pedagogico. ta
le cioe da coincidere con 
t»li interessi generali del
la societa, bensi dall ' impe 
riosa legge del prolitto 
Fuon della cornice di que-
gli organici, il consegui-
mento della qualifica, cioe 
il termine di quello rhe 
dovrebbe essere un proces-
so educativo, avviene col 
paradossale procedimento 
delle dtTnisst'oni: cioe an-
dando a ricercare altrove 
quel che l'azienda d'origi-
ne non offre Nulla di ra
tionale, come si vede (se 
pur qualcosa di razionale 
si r>ossa spersr di trovare 
nella societa Cr-mtalistica). 

Ne, d' altro canto, H 
scuola pud completamente 
sostituirsi alia funzione for-
mativa del lavoro. E non 
parrebbe neanche bene che 
le spettassero compiti di 
formazione specifica per la 
singola mansione, secondo 
le necessita del singolo 
padrone: cid andrebbe a 
danno di q-iella formazio-" 
ne d: base, il piu possibi-
le poliva'en'e. che la so
cieta richiede alia scuola 
come arncchimento del 
proprio patrimonio, in di-
vergenza dal gretto inte-
resse momentaneo della 
azienda 

L'esperienza ha portato 
cosi all 'individuazione del-
Tesigenza di una fascia 
educativa intermedia, tra 
scuola e luogo di lavoro, 
che possa intervenire a 
rapporto di lavoro inizia-
to per facilitare la promo-
zione dei lavoratori mi-
gliori. cosi come il riadat-
tamento di quanti debbo-
no di volt?, in volta < ri-
quahncars; », cioe adeguar-
si aile mutevoli esigenze 
del progresso tecnico e del 
processo produttivo. Essa 
deve potersi adat tare alia 
particolarita dei rapporti 
di lavoro e contempora-
neamente mantenere il di-
stacco necessano dall' in-
teresse privatirtico A que-
rto tipo di in'.ervento do-
vrebhero orieTiars: * Cev.tn 
interazrendnli di formazio
ne -1ella mano'io.nera (TIRI 
forn^ce degli esempU e 
le miziative finanziate dal 
Ministero del Lavoro, quan
do riescano a darsi serie-
ta di impostazione orga-

. mzzativa e. conseguente-
mente, I'efficacia didatlica 
necessaria. • , • 

Che cosa offre 
la societa? 

' Il problema dei rappor
ti tra la formazione nella 
scuola ' dei quadri della 
produzione e la loro for
mazione sul lavoro, presen-
ta del resto un ult imo 
aspetto ' macroscopico > da 
affrontare Oggi il bravo 
operaio che si distingue 
per capacita e volonla, non 
puo nella pratica andar ol-
tre la quahfica di c spe-
ciahzzato> ,Al massimo, 
dove il tipo di organizza-
zione della produzione lo 
comport!, diventera « equi-
parato» La mancanza d: 
studi teonci e di conoscen-
ze d: • ordine generale gli 
limitera per sempre la 
possib,li*.a dt esphcaziohe 
delle sue qualita di intel-
l.ge.iza, di volonta. di ca-

Eiaciti di organizza^ione. 
'bbene: si deve purlroppo 

. constatare che la nostra so
cieta r c n offre quasi nulla 

per scongiurare questo 
danno che 'e deriva dalla 
sua insufflo *n/.a sul pia-
n j educativo La soluzione 
delle «scuole serali > si 
puo dire che non sia sta-
ta offerta dall'organizzazto-
ne sociale, ma sia gcne-
rata spontaneamente dallo 
spirito di sacrificio e dalla 
resjstenza flsica dpgli stu-
,leriti ln*erprsati. 

Invece, la societa do
vrebbe poter^ « n to rna re> 
per vie normali sull'educa 
zione del lavoratore, gio
vane o anche non piu gio-
vanissimo che sia. quando 
pur e;:.li si sia ormai stac
cato dalla matrice della 
scuola ' e "sia entrato nel 
mondo della produzione 
Una society bene ordinata. 
deve prevedere la possibi-
!ita d». slaccare tempora-
neamente il lavoratore dal
la produzione, al fine di 
i>rg!i acqu.sire quelle no-
/..oni di ordine generale 
grazie alle quali egli po-
tra osserle utile Lo stes-
st si dica per l'istituzione 
cli ccrsi medi e universi-
tar: per corrispondenza, e 
per r-'tre forme di promo-

zione democratica che tro-
vano il loro esempio pro
prio ne< Paesi socialists 

Questi problemi, di enor-
me peso sociale e di pari 
interesse educativo, sono 
venut' imfietuosamente al
ia rinalta in una delle se 
zioni in cui efano stati ar-
UcolHti i lavori del Con
vegno di Milano. Li han
no posti in luce : proff Vi-
-.ahierghi e Angiola Mas-
succo Costa, lo stesso mg. 
Mart'noli, il dott flhsenti 
.lelT'RI e altri ancora Ma 
il fatto che sia stato pos-
sibile r i t rovarne solo mo-
desti cenni sommari nelle 
relazioni finali presentate 
in seduta plenaria e nel
le proposte formulate a 
conclusione del Convegno, 
indica quanto sia ancora 
apparso insufficiente I'ap-
prnfondimento scientifico 
di essi E quindi la dif-
ficolta di maturare nella 
coscienza pedagogica ita
liana posirioni pratiche co-
muni, al di la della dram
matica denuncia della si
tuazione esistente 

Quinto Bonazzola 

la scuola 
v. ,J 

Una dichiarazione del preside della scuola 
media «Luigi Pirandello»di Agrigento 

* . . * • • - . • * * ' • i , i • . 

Perche abbiamo scelto 
il «Diario» di Anna Frank 
<< Ai miei tempi leggevamo 7/Le mie prigioni" e "Ettore Fie ramose a". Dalla vicenda 

della giovinetta ebrea uccisa dai nazisti non possono essere tratte reazioni di odio » 

AGRIGENTO, 4. 
Gia ieri abbiamo dato no-

tizia dell 'ado/ione per il 
prossimo anno scolastico, 
del Diario di Anna Frank 
da parte della II classe 
femminile della scuola ni"-
dia < Luigi Pirandello > di 
Agrigento. La scelta e stata 
favorevolmente commenta-
ta negli ambienti della 
scuola. dove l'adozione dei 
libri acquista sempre piu 
un carat tere di scelta di 
indiriz/.i. 

II preside della < Piran
dello >, professor Castiglio-
ne, che e anche vice-sinda-
co di Agrigento. ha fatto 
oggi una dichiarazione rife-
rita dall'* Agenzia Italia » 
sui criteri che hanno ispi-
rato la sceltu del libro. E-
gli ha detto: «Nei nuovi 
programmi scolastici che 
prevedono la lettura di una 
opera moderna. italiana o 
straniera, in buona tradu-
zione, si e posta subito alia 
nostra a t ten/ ione la storia 
della fanciulln ebrea, nella 
quale si colgono la sempli-
cita delle immagini. la fe-
Iicita delle annotazioni. la 

Anna Frank 

discorsivita dell 'intero li
bro >. 

Il professor Castiglione 
ha poi fatto un parallelo 

con le scelte della vecchia 
scuola italiana: «Ai miei 
tempi — ha detto — come 
classico italiano si leggeva-
no Le mie prigioni o Etto
re Fieramosca. Oggi, pur 
non volendo con questo es
sere tacciati di spiriti rivo-
luzionari, ci si e orientati 
per un'opera narrat iva mo
derna che, come il caso di 
Anna Frank, contiene an
che un sigillo letteraria-
mente valido. Nel quadro 
di quel maggiore valore e-
ducativo e culturale che si 
vuole conferire alia scuola 
moderna italiana, i profes-
sori i l lustreranno nella ma-
niera piii eserena la vicen
da, dalla quale non potran-
no essere t ra t te reazioni di 
odio ». 

Le parole del professor 
Castiglione testimoniano 
della maggiore e piu appro-
fonciita cura con la quale 
in questi ultimi tempi gli 
insegnanti hanno atteso al
ia scelta dei libri da adot-
tare. E' quello che si face-
va notare, del resto, su que
ste stesse colonne alcuni 
giorni or sono 

II parallelo del professor 

Castiglione tra i libri di let
tura dt un tempo e la scel
ta operata nella sua scuo
la rivela che un criterio 
fondamentale ha dettato la 
adozione del Diario di 
Anna Frank: gli ideali ri-
sorgimentah continuano 
neirantifascismo e nella de-
mocrazia. II libro della gio
vinetta ebrea uccisa dai na
zisti fa parte di quel pa
trimonio della Resistenza 
europea, comune a tut t i 
quei paesi che dovettero li-
berarsi dal fascismo e dal 
nazismo a prezzo di lotta e 
di sangue. 

La scelta appare dunque, 
come ha detto lo stesso 
professor Castiglione, un 
contribute) al conferimento 
di un maggiore valore edu
cativo e culturale alia scuo
la italiana. Sicuramcnte, 
non potra esservi alcunn 
reazione di odio nelle gio-
vinette che si accosterau-
no a un'opera che in tut to 
il mondo ha suscitato. se 
mai. r iprova/ ione e condan-
na per l'odio che fu cau
sa della morte della fan-
ciulla ebrea e di milioni e 
milioni di uomini e donne. 
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FORNO DI CANALE 
Un'interessante esperienza nella Valle del Biois 

m Esercizio di ortoepia con uso di dischi e controllo attraverso la registrazione sul magnetofono Fase di « progettazione - in applicazionl tecniche 

Gli studenti non «bocciano» piu 
Lo studio individual si fonde nel lavoro collettivo dei « gruppi» — Le schede personali e i « grafici di rendi-
mento » — « Se in una societa non ci fossero i pro e i contro non si potrebbero piu esprimere le proprie idee » 

• BELLUNO, giugno. 
, La Scuola Media unificata di 

Forno dt Canale ' c seri?e > un 
comprensoTto di tre Comuni si-
tuati nella bella Valle del Biois: 
Forno, Falcade e Vallada. Alcuni 

> ragazzi, per frequentarla, janno 
• anche 24 chilometri al giorno, tra 

andata > e • ritorno, di • cui .*0 in 
comera e 14 a ptedt D'mverno. 
li percorrono con gli set. Fumto-
na tl « doposcuola * per tutu e 
la refezione scolasltca quasi gra-
tutta per quelli che abilano lon-
tano. La scuola c dirclta dal pro
fessor Angelo De Rossi, con !u 
collaborazione attiva dt una equ;-
pe quasi tutta di giovani inse
gnanti. 

La nuova esperienza didalticn 
di Forno di Cnnale, grosso modo, 
si pud smlctizzarc cosi: rinuncia 
al metodo tradtzionale della « lo-
gica delle discipline > (gutda at 
ragazzi, che ascoltano passtva-

menle); parziale accoghmento del 
metodo della * scuola attiva », con 
la dif)erenza pero che tl ragazzo 
non vtene lasciato a se stesso, 
alia sua < natura >, ma gwdato 
dall'educalore, che ha il comptlo 
di scopnre quale c tl suo pro
cesso di maturaztone, dt sorve-
gltarlo e di intervenire ogm vol-

.ta che cid sia necessano. Gli 
allievi vengono divisi in gruppi 
di studio, attraverso una libera 
scelta Essi eleggono un capo 
gruppo, che ha Vmcanco di a*sc-
gnare i van enmput. 

Ad esempio: per una ncerva 
colleltwa di sctenze, un alunno 
deve trovare i mincrali, un altro 
tdeniiftcarlt secondo la specie, un 
lerzo riordmarlt, un quarto fare 

' la relazione sul lavoro di ricer-
ca, ccc. I ragazzi si riumscono e 

'ognuno detta le proprie impres-
sioni e le proprie idee, finche 

non venga elaborato un compito 
presentabtle. 

Gli insegnanti hanno una scne-
da personale per ognuno dei pro-
prt allievi dove annotano un voto 
difjerenziato per ogni comptto in
dividuate della materia: concetto, 
struttura, coerenza, linguaggio 
esprcsswo, smtassi logica e cor-
reltezza jormale. Un altro voto 
viene attribuito al' compito ill 
gruppo. Tirando le somme, si puo 
altribuire un voto globalc. II tut-
to viene trascritto dal preside su 
un'altra scheda personale, conte-
nente tulte le materie, e qui st 
pud controllare tl grafico di ren-
dimento del ragazzo. E' raro che 
vi siano grandi differenze dt ren-
dimento tra materia e materia. 

Per atutare e seguire smgolar-
mente i ragazzi e far loro su-
perare le difficolta. si ncorre aglt 
studt condottt dall'tnizto dell'an-
no scolasttco su ciascuno dt essi 

/Itfrauerso una serie di doman-
ae, st analtzzano la struttura fi-
sico-mentale dell'alunno. Vam-
bienle in cut vive, le sue rela
zioni con I'ambtente. In base a 
queste tndagtni, si assegna il ra
gazzo a un gruppo di studio fqua
si sempre il gtudizio dell'inse-
gnante coincide con la scelta vo-
lontaria dei compagm da parte 
dell'allievo). Qualche volta acca-
de che un ragazzo chieda, dopo 
un po' dt tempo, dt essere cam-
bialo di gruppo: in questo caso, 
un controllo delle sue schede per 
sonalt rivela. di soltto, un arre-
sto delle sue capacita dt sttid'o 
c che egli non e piu adatto ' 
gruppo astegnalo: o e piu maru-
ro dealt altri. oppure e rimasto 
indietro. 11 cambiamento di grup
po lo reinserisce nell'ambiente 
piu adatto. 

E' difficile spiegare in pochc 
• righe cid che gli stetsi alunni 

della Scuola Media di Forno di 
Canale ci hanno detto, con un 
entustasmo veramente raro, a 
qucll'eta. Preferiamo affidarci a 
qualche compontmento che essi 
ci hanno moslrato. Ecco alcuni 
brani sul tema: < Cosa penso del
la mia scuola >: 

R F.: < II ragazzo entrato nel
la mia scuola offre l suoi elabo-
rati e. attraverso la discussionc, 
lui riesce ad intendere e a va-
lutare la comumta che, nello stes
so tempo giudica lui, in modo 
che la linea del singolo e la iinea 
della • scuola convergano .. La 
scuola non da l problemi risolti, 
cerca invece di darci la facolta 
di ragionare e di sapere da noi 
stessi impostare un problema. ra-
gionarlo, discuterlo e risolverlo 
coi nostri mezzi. Ma secondo me 
la scuola non vuole solo questo, 
cioe non vuole il puro ragiona-
mento del problema Essa vuole 
che il problema ragionato sia nel 
senso che la mente sia spremuta 
per t rovare una nsposta valida 
a quel problema. Cio serve per
che e proprio tl rendersi conto 
del "perche" delle cose che noi 
omettiamo e trascuriamo ne: no
stri ragionamentt ». 

S. D P.: « Le varie classi sono 
divise in gruppi, per cui duran
te il compito di gruppo e obbh-
gatono collaborare e questo e 
un bene per tutti perche senza 
collaborazione non ci sarebbe so
cieta ed i componenti di una 
classe non sarebbero socievoii 
pereio in aula ci sarebbero dei 
continui htigi e non parole so-
lidah. ma pero qualche htigio de
ve eststere per dar modo ai ra
gazzi di scopnre i diversi ca-
ra t ten velati nei loro amic; >. 

D. B.: « Tutti gli alunni delle 
altre scuole medie di tutta Italia 
quando parlano del nostro me

todo d'insegnamento e del nostro 
metodo di classificazione dei com-
piti ridono e non sanno che do-
vremmo essere noi a ridere sui 
loro metodi antiquati... Inoltre mi 
p.ace anche perche la nostra 
scuola e basata sulla liberta di 
parola e cio permette di pensare 
e di senvere tut to cid che vo-
gliamo, purche sia vero >. 

A. S : < I professori ci danno 
un perfetto al lenamento nel ra
gionare e questo, per me, con-
ta molto nella vita; saper ragio
nare bene in modo da difender-
ci nelle domande forse imbaraz-
zanti che uno magari un po' spi-
ntoso ti porge >. 

Tra gli 11 e i 14 annt, i ragazzi 
sono in una eta difficile e troppo 
spesso tncomprcsa. Ecco cosa scn-
ve D. B. m un componimento sul 
tema: < Come vedo i problemi 
della mia eta > 

« Quando parhamo not ragazzi. 
gh adulti delle nostre famighe e 
del nostro paese non ci badano e 
dicono che noi, andando avanti 
con gli studi, diventiamo sempre 
piu nmbambit i . E cosi not siamo 
tralasciati, e nsent iamo molto di 
questa trascuranza e, se non c; 
fosse la scuola che con i suoi me
todi ci da modo di sfogarct, non so 
proprio dove andremmo a sbat-
tere la testa Difatti la nostra 
scuola ha il compito di scopnre 
quello che e'e in noi e di correg-
gerci un po* alia volta; poi, con 
il sislemd di disporre gh al.inni 
in gruppi. ci da modo di trovarci 
:n una famiglia che ci comprende 
di piu di quella che abbiamo a 
casa La nostra scuola ci per
mette, poi, di sfogarci un po' at
traverso i compiti nei quali ci e 
permesso di dire tutto quello che 
voghamo... Anche in questo cam
po la nostra scuola ci e molto 
d'aiuto; insegnandoci a ragionare, 

ad essere onesti e a dire quello 
che si ha da dire, in faccia alia 
gente e non alle spalle >. 

Ed infme sul lavoro dt gruppo. 
Questo brano di S. D. P. e una 
deliziosa lezione di democrazia: 
€ Cooperare non e facile come si 
potrebbe credere, ma e difficile 
perche ogni persona ha un pro
prio carat tere e proprie idee che 
poche volte vanno d'accordo con 
altri cara l ten e al tre idee; ma 
forse se in una societa anche pic-
cola non ci fossero t pro e i 
contro non si potrebbero piu e-
sprimere le proprie idee, ma solo 
una persona avrebbe questo in-
canco: ed anche se la sua idea 
fosse sbagliata dovrebbe essere 
approvata: questo e accaduto nel 
m;o gruppo quando era da poco 
istituito perche fra set compo
nenti vi era uno il quale, dopo 
aver Ietto tut te le idee, dichiara-
va che la sua era la migliore e 
sen/.a aggiungere una nostra pa
rola e, come esercizio collettivo. 
metteva il suo; questo non era 
compito di gruppo, ma indiv:-
duale; e se qualche volta ci chie-
deva il nostro parere, noi. come 
ipnotizzati, nspondevamo di si -•. 

Sono piccoli saggi della malu-
rtta acqutsila dai ragazzi nella 
scuola mpdia di Forno di Canale. 

Dictamo, per inciso, che le boc-
ciature dtventano rare con que
sto sistema Non abbiamo trovalo 
neanche un ragazzo che fosse sta
to bocciato lo fcorso anno, quan
do era in corso il prtmo espe-
rtmenlo Nel- lavoro dt gruppo 
vengono avantt tutu, naluralmen-
te con differcnziaziom Inoltre, 
per questi ragazzi, le ripetiztoni 
sono una cosa sconosciuta, poi-
che funziona il c doposcuola» 
gratuito. 

Tina Merlin 
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