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La «Giornata per la democratizzazione e il finanziamento» 
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Un nuovo colpo alia 
scuola pubblica 

Numerosi docenti esprimono la loro protesfa per I'aumento del finanziamento 
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Sul voto dei giorni scorsi al 
Senato, d ie ha vjsto approvato 
— dalla DC, dal PSDI e dal 
MSI, e con l'assenza del PSI 
— I'aumento degli stanziamenti 
alLa scuola privata, abbiamo rac-
colto una serie dl dichiarazioni 
di docenti e personality del mon_ 
do scolastico italiano. Eccone i 
tcsti: 

Prof. Cesare Musatti 
Ordinario di psicologia airUniversita 

di Milano 
11 problema dibattuto in questi gior

ni dell'aumentato stanziamento di fon
di statali per le scuole private, e doe 
confeaslonali, si inquadra in un pro
blema di carattere generate, che e 
quello della politico clericale. 

Viene esercitata una concorrema ver
so le Istituzioni scolastiche e assisten-
ziali dello Stato, cosl da creare una 
rete attraverso la quale larghi strati 
della popolazione siano mantenuti in 
uno stato di soggezione spirituale ver
so la Chiesa. 

Ma quest'opera, con cut vienc assi-
curato un potere politico alia Chiesa. 
e compluta con I quattrini dello Stato 
medesimo. 

L'argomento giustificativo addotto e 
che lo Stato, se non ci fossero le scuo
le private, sarebbe costretto ad orga-
nizzare altre scuole. La verita e che lo 
Stato, assegnando fondi alia scuola 
privata, sottrae tali fondi alia scuola 
pubblica, e si mette percid nella con-
dizione di non assolvere Vobbligo co-
stituzionale di provvedere all'istruzio~ 
ne di tutti. Cosl si giustiftca il diffon-
dersi di sempre nuove scuole confes-
sionali, e si ha un circolo vizioso. 

Alcuni si merauigliano che il Partito 
socialista non opponga, pur essendo al 
governo, una valida resistenza a queste 
pretese della Democrazia Cristiana. Ma 
non c'e nulla di cui meravigliarsi. E' 
infatti scontato che su molte cose mar. 
ginali la Democrazia Cristiana potra 
fare qualche concessione al PSI, alio 
scopo di garantirsi a sinistra una co-
pertura alia propria azione. Ma non 
mai cedera sulle scuole private con-
fcssionali, il cui potenziamento. a spese 
dello Stato, e uno dei cardini della 
politica clericale. 

Prof. Ludovico Geymonat 
Ordinario di filosofia della scienza ai

rUniversita di Milano 
II recente comportamento del PSI 

a proposito del finanziamento statalc 
alle scuole private non fa che coronare 
una lunga serie di concessioni compiute 
da tale partito nel delicatissimo settore 
della scuola i cui posti chiave sono 
tutti rimasti, oggi come ieri, nelle mani 
degli dementi piu retrioi della DC. 
Per timorc di porre in crisi il governo 
di centro sinistra i compagni socialisti 
finiscono per > avallare, sta pure di 
mala voglia, provvedimenti gravissimi 
che compromettono il future stesso del
lo stato italiano. E' il logico risultaio 
del nformismo. il cui triste compito 
storico sembra unicamente quello dt 
coprire a sinistra una politico di con-
servazione e di involuzione. 

Prof. M. Berengo 
Straordinario di storia moderna alia 

Universita di Milano 
7 nuovi favori concessi alia scuola 

confessionale si sono configurati fin 
dall'inizio come fatto compiuto, dtnan-
zi al quale la DC ha ammonito i suoi 
alleati ad allinearsi per non turbarc 
Vequilibrio governativo. e cui, in aperta 
deroga a tutte le precedent'! enuncia-
zioni programmatiche, il PSI sembra 
concedere il suo tacito avallo. In con-
fronto all'esphcita affermazione di 
censenso per la scuola privata (che 
Mpesso abbiamo sentilo profertre negli 
ultimi anni) queste sovvenzioni. lar-
gite con vaghe garanzie di non piu 
rinnovarle. ci scmbrano piu preoccu-
panti e piu insidiose. La stessa giu-
stificazione dei nuovi stanziamenti. mo-
tivata con la loro relativa esiguita 
(* qualche centinaio di milioni-) vale 
a indicarc con quali criteri si ammini-
stra il denaro destinato alia scuola, e 
con quanta prontezza ci si mostra di-
sposti a iransigere sulle piu elemen~ 
tari qnestioni di pnncipio. Son e adot-
tando e imponendo siffatti sistemi che 
la riforma degli studi pud seriamente 
awiarsi. 

Prof. Roberto Fieschi 
Incaricato di fisica dello stato solido 

airUniversita di Milano 
Non mi stupisce che il partito di 

maggtoranza, ancora una volta, sul 
problema della scuola. voglia imporre 
la sua volonta contro le precise norme 
comenute nella nostra Costituzione. 
Ecrezionalniente grare mi sembra tn-
vece tl signtficato politico legato alia 
manovra del governo: I provvedimenti 
economict a favore della scuola con
fessionale sono passati al Senato con 
i voti anche dei fascisti, e i socialist! 
non hanno voluto opporsi. Grazie alia 
debolezza dei socialisti si nschia cosl 
di pcrdere i frutti del contrastato suc-
cesso ottenuto dal laid diriotto annl 
/a alVAuemblca Costituente. 

Prof. Maurizio Vitale 
Ordinario di storia della lingua lta-

liana all'Universita di Milano 
Ncl recente grave episodio al Senato 

della votazione, con la compiacenza 
socialista, del finanziamento in favore 
delle scuole private, non tanto colpisce 
c preoccupa Vatteggiamento della DC, 
la quale ha sempre decisamente orien-
tato il suo disegno politico con/essio- • 
nale alia mortificazione della scuola 
pubblica, quanto la posizione del PSI 
che ha rinunciato ad uno del suoi 
fondamentali impeani programmatici. 
E quando un partito, come quello so
cialista, e disposto per ragioni di for
mula politica a rinunciare a un punto 
cosl essenziale del suo programma co
me quello della difesa e del potenzia
mento della scuola pubblica (che e poi 
un nodo capitate della democrazia in 
Italia), e a tollerare favori alle scuole 
private, significa allora che il processo 
di degenerazlone della sua politica e 
un fatto compiuto. 

Prof. Giulio Maccacaro 
Incaricato di statlstica medica e bio-

metria all'Universita di Milano 
lo insegno all'Universita di Stato; 

mia moglie insegna in una scuola me
dia statale, e mio figlio frequenta una 
scuola media statale. In tutte e tre 
queste situazioni, si avverte la carenza 
dell'intervento dello Stato per incrt-
mentare il Uvello dell'insegnamento e 
dotarlo di maggiori mezzi. E* pertanto 
inconcepibite per me che lo Stato di-
stragga parte dei suoi fondi, gia cosl 
limitati, a vantaggio della scuola pri
vata. 

Prof. Mario Gliozzl 
Ordinario di matematica al liceo Ca-

vour di Torino. Presidente della Fe-
derazione nazionale insegnanti scuo
le medie 
Ritengo che il provvedimento con-

trasti con il dettato costituzionale. Per 
la scuola media si passa da 46 a 298 
milioni; contesto cib che da qualche 
parte si afferma: la cifra non e pic
colo, e grande, senza dubbio, e I'au
mento che ' lo stanziamento ha subito 
in questo settore: sei volte. Con incre-
menti annuali di questa entita il rischio 
e di fare si il piano decennale della 
scuola, ma della scuola privata. Temo 
stia accadendo cid che accadde per 
gli istituti legalmente riconosciuti; nel 
1923 in tutta Italia erano 7; uno — 'La 
Provvidenza * — era a Torino. Con la 
riforma Gentile vennero riconosciuti. 
Si disse allora: * Non caschera il mon-
do per qualche agevolazione a questo 
settore della scuola privata*. Oggi gli 
istituti legalmente riconosciuti sono 
oltre tremila. All'incremento ha dato 
un suo particolare contributo in questo 
dopogucrra il ministro Gonella. 

Prof. Giovanni Favilli 
Direttore dell'Istituto di patologia ge

nerate dell'Universita di Bologna 

Ridotto nei suoi termini piu sempltci, 
il contrasto fra la Democrazia Cristia
na e il Partito socialista a proposito 
dell'aumento degli stanziamenti nel 
bilancio del ministero della Pubblica 
Istruzione per le scuole private (ossia, 
praticamente, per le scuole controllate 
dalle organizzazioni religiose) si riduce 
a due punti. II prima consiste nella 
ipocrisia della giustificazione gover-
nativa: invocando la » modestia - del
l'aumento della spesa si e tentato di 
farlo apparire in forma di un irrile-
vante gesto benefico, suggerito dalle 
condizioni difficili in cui le scuole pri-
rate sono renute a trovarsi, sperando 
cosl dt nascondere it nocciolo della 
faccenda. consistente nel fatto che non 
eslstono giustiftcazioni costituzwnali ne 
legislative, mentre invece i quattro par. 
titi della maggioranza govemativa si 
erano impegnati a discutere in alira 
occasione il problema delle scuole pri
vate. 

Viene in mente la vecchia storieUa 
del rcgazzo che. sorprcso a rubare 
I'ura. dice di non aver fatto mente 
di male perche" ne ha preso solo qual
che chicco. e non un bel grappolo. 
E cosl. intanto. a forza di chtcchi, uno 
oggi e uno domani* lo Stato da alia 
scuola privata un grappoletto di circa 
due miliardi annui. in barba a quel 
certo capoverso delVart. 33 della Co-
siituzione, secondo il quale ~ enti e 
privati hanno il diritto di istituire 
scuole e istituti di educazione senza 
oneri per lo Stato •. 

II secondo punto consiste nell'atteg-
ginmento dei socialisti, t quali. allon-
tar.andosi dall'aula al momento della 
votazione, hanno reso possibile che la 
richiesta dell'aumento degli stanzia
menti fosse approcata. Fino ad oggi 
era ledto attendersi che almeno nella 
questione del finanziamento delle scuo
le private i sociali5ti si mosttassero 
intransigent^ c coerenti con uno dei 
pnncipi fondamentali della loro ideo-
logia politica: la difesa della scuola 
di Stato dall'assalto delle scuole pri
vate (confessionali). Ora pare che non 
sta piu cosl, ed e da domandarsi scon-

•" solatamente se, nonostante le accese 
proteste di un sodalista autorevole 

- quale e Vonorevole Tristano Codigno-
la (riportate dall'Espresso del 14 giu-

gno), dallo * storico incontro » de\ cat-
tolici con i socialisti dovevano sin-
ii/pp«rsi simili frutti. 

Dichiarazione unica del 

Prof. Otello Rimondi 
Direttore del 

tria e del 
laboratorio di Doshne-

Prof. Protogene Veronesi 
Docente di fisica sperimentale presso 

l'lstituto tiniversitario di fisica «Au-
gusto Righi -
Cid che e accaduto a proposito del 

finanziamento delle scuole private e 
altamente preoccupante e rappresenta 
line, ulteriore prova di come Vala piu 
clericale della DC consideri gli impe-
gni assunti. Noi non ci merauigltamo 
tit un fatto del genere ben conoscendo 
la mentalita di coloro che hanno pro-
mosso e sostenuto il provvedimento. 
Ci stupisce che la delegazione gover
nativo del PSI abbia con tanta disin-
voltura ingoiato il rospo e compren-
diamo il profondo disagio dell'on. Co-
dignola e della on. Carettoni, dei quali 
abbiamo uscoltato piu volte sincere 
ed oneste prese di posizione in difesa 
della scuola pubblica. Cosa e rimasto 
del loro lavoro, del loro contributo .' 
ad una limpida battaglia, condotta as- ' 
sieme, per la difesa della scuola na
zionale? Ci pare ben poco. Da questo 
episodio emerge, secondo noi, la prova 
piu valida che soltanto uno schiera- . 
mento veramente laico (a cui possono 
partecipare e partecipano molti cat-
tolici). che superi ogni pregiudiziale 
discriminatoria, pub garantire la sal-
vaguardia nella scuola ttaliana di quei 
prtncipt di liberta per i quali da tanti 
anni ci battiamo. La presenza in una , 
' stanza dei bottoni ~, senza una forza 
politica ed ideale adeguata, capace di 
fare rispettare i patti sottoscritti, cc-
stituisce soltanto un inganno (od una 
illusione) che fqtalmente ed inesora-
bilmente . porta a conclusioni come 
quella recente relativa ai provvedi
menti della scuola privata. 

Prof. Oliviero Mario Olivo 
Direttore dell'Istituto di anatomia uma. 

na normale e dell'Istituto di istolo-
gia ed embriologia generale della 
Universita di Bologna 

Prima di pensare a sovvenzionare 
le scuole private, lo Stato ha il dovere 
di provvedere ai suoi obblighi statu-
tart, cioe a quello di mettere a dispo-
sizione di tutti i clttadini le scuole di 
ogni ordine e grado. E* delittuoso che 
disperda il denaro pubblico sovven-
zionando initiative private di specula. 
zione o intese a fini di fazione mentre 
non si fa quanto si dovrebbe tare 
per la scuola pubblica. 

Sen. prof. Paolo Fortunati 
Direttore dell'Istituto di statistica del-

l'Universita di Bologna 
La vicenda del finanziamento sta

tale della scuola privata. quale e emer-
sa dal recente dibattito al Senato e 
quale si prospetta nella discussione che 
avrd luogo alia Camera dei deputaU, 
ripropone, in termini chiari ed esph-
rtti. il problema dell'ordinamento sco
lastico pnbbltco. sulfa base dt una 
corretta interpretazione delle norme 
rostituzlonah c nella prospettiva delle 
cstgenze reali di una societa moderna. 
sul piano cnlturale, cconomico. socia-
le e politico. 

A parte la elemcntare constatazto-
ne che, di fronte alle gravi carenze, 
unanimemente riconosciutc, della scuo
la dello Stato. £ doveroso che ogni 
necessario incremento della spesa pub. 
bllca sia anzitutto destinato a colmare 
al piu presto le carenze stesse. La 
questione della liberta della scuola c 
della liberta degli insegnanti non pub 
assolutamente, m una moderna societa 
democratica, essere. in linea di prin-
cipio, affrontata e risolta come con-
trapposlzione e dlstinzione dt scuole 
statali c non statali, ma deve essere 
impostata come libera articolazione 
di idee, di mctodi, di orientamenti 
nel campo unlco di una scuola unica 
statale. E" questo il solo cnteno, che 
pud fare della scuola la formazione 
e la verifica di una libera societa, in 
cui la diversita degli orientamenti idea-
11 non ostacoli, ma anzi promuova tl 
costituirst di nuori rapporti econo-
mici e sociali. 

Pare a me che sia i credenti, che 
affidano a una scuola ideologica non 
statale la difesa e lo sviluppo di un 
patrimonio ideale, sia i non credenti. 
che pensano ad una scuola ideologica 
statale per la difesa e per lo sviluppo 
di un altro patrimonio ideale. commet-
tano un errore di metodo e dt pro-
spettira. La scuola deve dare la pre-
para?ione e la formazione per sce-
ghere con consapevolezza un orienta-
mento. Ma la liberta della formazione 
e della scelta e tanto piu consaperole 
e garantita. quanto piu aperta e non 
discriminata e la formazione degli in
segnanti. 

Una scuola »particolare - non pub 
mai dare tale garanzia. Nella vicenda, 
dunque, della scuola privata sono in 
discussione le prospettive di una libera 
e democratica societa moderna; quelle 
prospettive che I'unita delta Resistenza 
ha fissato, e che occorre rilanciare con 
grande e serena e tenace tensions idea
le, in tutto il paese. 

\ 

ANPUI, UNAU e UNURI 
sollecitano il governo 
ad assumere precisi im-
pegni per la riforma 
degli Atenei - Un docu
ment inviato al presi
dente, al vicepresiden 
te del Consiglio e al 
ministro della Pubblica 

Istruzione 

In tutti gli Atenei si 6 
svolta ieri la « Giornata per 
la democratizzazione e jl fi
nanziamento deirUniversi-
ta . indetta dall'ANPUI, dal-
TUNAU e dall'UNURI. I pro-
fessori incaricati, gli assi-
stenti e gli studenti si sono 
astenuti dall'attivita didatti-
ca e di ricerca. 

La manifestazione di ieri 
ha portato di nuovo alia ri-
balta la situazione di pro
fondo disagio delle nostre 
Universita. Le t ie Associa-
zioni hanno inviato in pro
posito un documento al mi
nistro della P. I., al presi
dente ed al vice presidente 
del Consiglio in vista degli 
impegni che il governo dovra 
assumere di fronte al Par-
lamento in occasione della 
imminente presentazione del
le linee programmatiche di 
sviluppo della scuola. 

« Le tre associazioni — e 
detto nel documento — han
no dovuto ricorrere ancora 
una volta all'astensione dal
l'attivita didattica per mani-
festare il proprio dissenso 
alia politica immobilistica 
che ha caratterizzato l'azio-
ne del ministro della P . I. 
negll ultimi tre anni, e la 
propria fermezza a quegli 
ambienti universitari che im-
pediscono, per salvaguarda-
re i loro interessi di falso 
prestigio scientifico, una na-
turale evoluzione delTUni-
versita verso forme piu effi-
cienti e democratiche, nel su-
periore interesse del Paese ». 

II documento passa poi ad 
illustrare le linee di una ri
forma universitaria che in 
molte parti si discosta dalle 
conclusioni cui e pervenuta 
la commissione di indagine 
sulla scuola. Le richieste di 
carattere immediato prospet-
tate dall*ANPUI, dall'UNAU 
e dall'UNURI sono le se-
guenti: . ' 

CONSIGLl DI FACOLTA' : 
partecipazione a pieno titolo 
dei professori aggregati e di 
un'equa rappresentanza delle 
altre componenti universita-
rie attualmente escluse qua
li i professori incaricati, gli 
assistenti e gli studenti. 

CONSIGLIO DI AMMINI-
8TRAZIONE: riforma radi-
cale dell'attuale struttura, 
sia in ordine alia capacita 
decisionale, sia per la sua 
composizione, affinche diven-
ga un organo reale di auto-
governo con la partecipazio
ne responsabile di tutte le 
categorie universitarie. 

CORPO ACCADEMICO: r i -
strutturazione con la parte
cipazione dei professori di 
ruolo ed incaricati nonchd 
degli istituendi professori ag
gregati. II corpo accademico 
deve essere, inoltre. integra-
to da una rappresentanza di 
assistenti e di studenti. 

Queste richieste mirano, In 
definitiva. a conferire alle 
Universita una effettiva ed 
efficace autonomia e garan-
tiscono, inoltre. una ordinata 
evoluzione verso nuove strut-
ture (istituzione dei Diparti-
menti) che si rendono indi-
spensabili per risolvere l'at-
tuale crisi della Universita 
italiana « caratterizzata — 
osserva il documento — da 
un progressivo impoverimen-
to del livello scientifico e 
didattico e dal sorgere di 
iniziative extra universitarie 
per sopperire alle carenze 
delle sue strutture ». 

Lc tre Associazioni osser-
vano poi che di fronte a pro-
blemi di tale portata e di 
tanta importanza * non sono 
accettabili soluzioni interme-
die o di ripiego che perpe-
tuino il caos e permettano 
l'ambiguo gioco delle Fa-
colta e dei Rettori per elu-
dere e vanificare lo spirito 
della riforma . . Anche nel-
l 'ambito dei Diparttmenti. di 
cui si chiede l'istituzione per 
legge. si sottolinea l'esigenza 
di organi democratici di di-
rezione. 

In riferimento al diritto 
alio studio, il documento 
prospetta l'esigenza di una 
concreta ed organica politica 
che elimini le strozzature so
ciali ed economiche che at
tualmente riducono drastica-
mente l'ingresso airUniver
sita dei giovani appartenenti 
ai ceti popolari, non garanti-
scono concretamente la pos
sibility di una frequenza e 
di un pieno jmpegno di stu
dio durante il periodo uni-
versitario ed annullano ogni 
possibility di accesso ai piu 
alti gradi della carriera 
scientifica e didattica, dove 
la selezione 6 basata esclu-
sivamentc sul censo. 

Le tre Associazioni univer
sitarie, infine, dopo aver con-

. fermato la loro piena dispo-
nibilita per la elaborazione 
di un disegno di legge entro 
il 30 giugno, chiedono al 
governo che intanto assuma 
precisi impegni in tal senso 

* affinche le richieste sopra 
indicate, da tempo avanzate 
e condivise da larghi settori 
dell'opinione pubblica, siano 
flnalmente accolt*. 

la scuola 

Una pagina di diario in pr ima media. II metodo di insegna-
mento delle lingue moderne continua ad essere aridamente 
grammaticale. D'altra parte non viene superata I'abltudlne 
di dare molt i compiti da svolgere a casa. 

Prime 

osservazioni 

dopo 
«9BlBBBlBBB«BaHIBBl 

la chiusura 

MILANO: BILANCIO DI 
UN ANNO DI MEDIA 

Milano non e Vltalia; tut-
tavia per la varietd delle si
tuazioni che si incontrano 
nella sua provincia pud co-
stituire un punto di vista 
non disprezzabile da cui 
porsi per chi voglia osser-
vare quali problemi ha sol-
levato il pnmo anno di 
junzionamento della nuova 
Scuola media unificata. 

Si pensi per esempio che 
nella provincia di Milano 
(escluso il capoluogo) fino 
all'anno scorso su cento ra-
gazzi che dovevano essere 
a scuola per i tre anni di 
postelementari, cinquanta 
evadevano quest'obbligo: 
una percentuale superiore 
a quella media nazionale. 
Si assiste insomma al para-
dosso per cui lo sviluppo 
industriale e produttivo si 
traduce, per gli strati me-
no abbienti della popola-
zio, in una maggior tenia-
zione di mandare i ragazzi 
al lavoro prima del mo
mento dovuto. 

Ma poi I'anarchia capita-
listica, in una provincia di 
forte immigrazione, non 
riesce a far tenere il passo 
alVedilizia scolastico. Si ri-
corre alle improvvisazioni. 
Qualche volta e necessario 
farlo. Si pensi per esempio 
che ancora in Italia non esi-
ste il regolamento edilizw 
per la nuova Scuola media 
(doveva esser pronto entro 
il gennaio 1963). Cost m 
questo momento nascono a 
tutta forza scuole che non 
undranno bene. (Diciamo 
tra parentesi che, nella ca
renza dello Stato, c'e stato 
il Comune di Bologna che 
ha lanciato per proprio 
conto un concorso per dar-
si da s6 un regolamento). 

I programmi 
II Comune di Milano si e 

gettalo sulla prefabbrica-
zione, e adesso sta facendo 
marcia indietro. Non per il 
pnncipio della prefabbn-
cazione, che andrebbe be-
mssimo, ma per avere af-
frettatamente adottato bre-
vetti attinti da esperienze 
straniere, diversissime nei 
presuppostt dalle esigenze 
della citta di Milano. Basti 
dire che in questi giorni, 
nelle scuole prefabbrtcate 
di Milano, si sta morendo 
dt caldo. Non era stato pre-
visto. 

Piu in generale i bre-
uetti s t ron tcn di prefabbn-
cazione che sono stati adot-
tati prevedono tipt di edi-
fici a struttura umforme, 
che rendono assai difficile 
Vapprontamento delle aule 
speciali e degli altri accor-
gimenti opportuni per l'ap~ 
plicazione dei nuovi pro
grammi della Scuola media. 

Perchi certamente, nei 

programmi, la nuova Scuo
la media dovrebbe essere 
diversa da quelle tradizio-
nali che conosciamo in Ita
lia. La didattica attiva, la 
osservazione scientifica, la 
educazione attraverso il la
voro vi hanno fatto il loro 
ingresso innovatore. Nei 
programmi, dico. Perche 
quanto alia realtd, si tratta 
il piit delle volte di un 
compromesso. Qualche vol
ta doloroso; qualche altra 
paradossale. 

I programmi per esempio 
prevedono che gli scolari 
compiano delle ricerche 
per conto proprio, su de-
terminati argomenti. Que
sto importante principio 
educativo potrebbe trovare 
la sua piu raztonale appli-
cazione nell'ambito del do-
poscuola, dove I'allievo, 
con la sorveglianza e la 
guida di un docente, do
vrebbe poter trovare ac
cesso a una biblioteca sco
lastico ben dotata, ed eser-
citarsi a cercare da se, sui 
libri degli adulti, quanto 
gli pud interessare. 

Ma nella pratica? Nella 
pratica i doposcuola sono 
rari. Le biblioteche scola
stiche ben fornite ed ac-
cessibilt ancora piu rare. E 
i ragazzi debbono svolgere 
a casa quella ricerca che 
avrebbc un senso nell'am
bito del mondo della scuo
la. Conseguenza? Un se
condo paradosso dell'ordi-
ne sociale: che ctoi la nuo
va Scuola media, nata per 
porre sullo stesso piano i 
ragazzi dt ogni origme, fi-
nisce per avvantaggiare 
enormemente, per questo 
aspetto, coloro che hanno a 
casa gemtori in grado di 
consigliarli ed orientarli, 
cdloro che hanno una bi
blioteca ben fornita e cosi 
via. 

Lo stesso si dica per tl 
lavoro in gruppi, pure con-
sigliato dai programmi: se 
svolto nelVambilo del do
poscuola, orientato e gui-
dato dai docenti, e estre-
mamente postttco per il 
formarst di uno sptrito di 
collaborazione tra i ragaz
zi ed aiutarli ad allargare 
la sfera delle proprie ca
pacita e punti di vista. Se 
abbandonato a se stesso, 
pud scadere ad espedtente 
meccanico, che si arena dt 
fronte alle diffidenze dei 
genitoru 

E che dire delle osserva
zioni scientifiche? Esse, 
per gtudizio quasi Concor
de di insegnanti, presidi 
e genitori, hanno rappre-
sentato la grande conqui-
sta pedagogica della nuova 
Scuola media, Gli stessi in
segnanti di matematica, co-
stretti irrazionalmente ad 
insegnare questa materia 
per cui non hanno un'ap-

profondita preparazione-
specifica, vengono spesso 
trascinati dall'entusiasmo 
dei loro alunni. Si raccon-
ta di bambine di paesi ar-
rctrati della provincia che 
chiedono come si faccia a 
diventare insegnanti di 
scienze. E in citta Vosser-
vazione del mondo animalc 
(ormai quasi sconosciuto 
nella vita d'ogni giorno) 
suscita un inaspettato in
teresse tra gli alunni. Ma 
i mezzi a disposizione? 

Gli insegnanti 
Anche qui, si ha la sen-

sazione di sforzi sporadici 
e non coordinati. Una scuo
la di provincia ha il pro-
iettore, e ha le filmine di 
argomento scientifico; ma... 
mancano lc tende per oscu-
rare le fincstre; cosi il pro-
iettore non si pud adope-
rare. 

Un'altra scuola possiede 
dei reattivi chimtci; ma al 
posto delle provette per 
usarli, deve mendicarc dal
la bidella dei bicchieri. E 
se si vogltono scavare delle 
radici per la lezione di bo-
tantca, la bidella tirera 
fuori dalla credenza i cuc-
chiai. Poi qualche cucchiaio 
si sciuperd, qualcuno per-
sino verra rotto. E chi U 
pagherd alia bidella? In 
ciltd, per queste e mille 
altre esigenze poste dai 
nuovi metodi d'tnsegnu-
mento, si va avanti a for
za di sottoscriziom, o di 
spese direttamentc effcl-
tuale dalle famiglie (natu-
ralmente questo non ha piu 
nulla a che vedere con la 
istruzione graluila obbliga-
toria). Ma in provincia fa
re cosi e evidentemente 
impossibile. 

Vi e poi una materia, 
quella delle applicaziont 
tecmchc, che va proprio 
avanti tutta a forza dt spe
se per gli allievi: si co-
struiscono oggetti in legno, 
in carlone, in ceramica, 
qualche volta in metallo: 
navi, casette, aeroplam. 
squadre, vasetti, portace-
nere e si spende, si spende, 
si spende. In una scuola dt 
Mtlano vi e stato persino 
un genitore che — visto 
I'tnteresse del figlio per la 
nuova materia — ha rega-
lalo alia nuova Media un 
banco da falegname e uno 
da fabbro. 

E per gli insegnanti? 
Confusione e compromessi 
anche qui. I professori di 
matematicn — abbiamo vi
sto — hanno dovuto inse
gnare anche scienze. Quel-
It che magari all'Avvia-
mento insegnavano mate-
rie agrarie, insegnano ora 

. applicaziont tecniche. E 
qualcuno sappiamo che ha 

Sia pur con timidezza e Ingenuita, per la pr ima volta I'insegnamento della musica sta entrando nella scuola media inferiore 

passato Vcstate a escrcitar-
si. Per tutti ci sono pro
grammi e metodi nuovi. 
Ma corsi di aggiornamento, . 
nulla; o in misura ridicola. 

E i presidi delle diverse 
scuole non vengono riuniti 
per confrontarc le rispet-
tive esperienze e per gene-
ralizzare i risultati positivi. 
Essi provengono da due ti-
pt di scuole (le ex medie e 
Vex avviamento) di natura 
diversa tra loro. Gli uni 
poi sono quasi sempre pro
fessori di lettere; gli altri, 
spesso ingegneri, o laureati 
in materie tecniche. Ma 
continuano a rimanere re-
ciprocamente ignoti, senza 
che il Provveditorato ab
bia preso, durante I'anno, 
delle iniziative per ravvici-
narli. 

Cosi non e da meravi
gliarsi che i metodi, i giu-
dtzi, la situazione didatti
ca siano diversissimi da 
istituto a istituto. Questo — 
per certi aspetti — pud es
sere anche un bene, quan
do testimoni di una liberta 
di spenmentazione pedago
gica. Ma il guaio c che 
spesso la diversita tra scuo
la e scuola c segnata da un 
confine di natura sociale. 
Cost le prime classi della 
nuova scuola, situate negli 
ex Avviamenti, sono diver
se da quelle nelle ex scuole 
Medie: e lo sono per uno 
sforzo didattico minore, per 
una maggior tendenza ad 
accontentarsi. Lo testimo-
niano quei professori che, 
per caso, st trovano ad in
segnare in entrambi i tipi 
dt classi. Cosi e pure trop-
po grande la differenza di 
livello che separa le scuole 
delle minort localita della 
provincia da quelle del ca
poluogo. 

Sono grossi e numerosi 
problemi. Ma di essi e dei 
molti altri, posti in luce da 
questo primo anno di espe-
rienza della nuova Scuola 
media, dovremo ritornare 
a parlarc. 

Quinto Bonazzola 

portamento 
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I fondi per la scuola 
materna 

La compagna on. Giorgina 
Arian Levi ha interrogate 
con richiesta di risposta scrit-
ta i l ministro della P.L, -per 
sapere in che proporzione — 
negli anni scolasttci 1962-63 e 
1963-64 — i fondi destinati 
alia edilizia e alia gestione 
delle scuole materne private, 
in base alia legge 24 luglio 
1962, n. 1073, sono stati d i -
stribuit i fra lc scuole mater
ne dei Comuni e quel l * fe -
ttlte da altrt 


