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TORINO CITTA' 

Alunni 
» ^ 

Scuole medio 25 11.649 
ex avviamento comm. 19 4.229 
ox avviamento ind. 25 6.781 

Totale 69 22.659 

Aule 

333 
89 

238 
660 

-

Class! 

421 
155 
263 
839 

Scrutinl dell'anno tcolattlco '63-'64 In ptrct/itud/o 
ProttiassI Rlmandittl 

52,32% 33,17% 

Dopoicuola 5 
nolle medio: Blrago, Marconi, 

P R O V I N C I 
Alunni 

Scuole medie 30 7.403 
ex avviamento comm. 22 4.216 
ex aw. agrario 11 1.375 
ex aw. industrial 18 3.913 
Scuole medio di nuova 

istituzione 6 349 
Totale 87 17.256 

Dopoicuola 13 
nei comuni di: Agile, Ceres 
Pont Cinavese, $, Mauriiio 
Strimblno, Ulzlo, Vestigne. 

Respinti 

13,51% 

Cavour, M 

A 
Aule 

301 
174 

19 
151 

14 
659 

, Cumiana, 
Canavese, 

aria Lae 

Class! 

320 
182 
66 

168 

16 
752 

* 

Aule 
mancantl 

117 
64 
25 

206 

lltia, Fermi 

Aule 
mancanti 

19 
8 

47 
17 

2 
93 

Mathi, Piossasco, 
Seltimo Vitfone, 

La scuola media GofTredo M n m e l i di Torino durante gli esami di licenza media di queati 
giorni. La M a m e l i e una delle scuole medie del centro della citta: ha 6 aule per 21 class! 

Torino: una conquista da consolidare 
(Una "tavola rotonda" presso la nostra redazione) 

T O R I N O , glugno. 
E ' trascorso un anno scolastlco e la 

nuova Scuola media Unlca, in mezzo a 
polemiche e perplesslta d'ogni natura, ha 
avuto la sua generate applicazione. Gli 
scrutinl sono ormai avvenuti e natural -
rtiente, proprlo per le difficolta incontrate, 
si * Usato, nel valutare i ragazzi , un cr l -
terio plO generoso che tlene conto della 
personality Complesstva dell 'all ievo. 

Quale bilancio si puo fare di questa r i 
fo rma , in una provincia come la nostra, 
in una grande citta dove si e reglstrata 
una cost imponente immigrazlone? A pri 
ma vista, lasciando par lare le cifre, po-
t r e m m o lasciarcl prendere dal peaslmlsmo; 
ma il parere dei professor! va piQ In la 
delle semplicl cifre, coinvolge I'aspetto 
umano e sociale. A tal fine, ci e parso ln-
dispensabile conoscere il pensiero di pre* 
sidi ed insegnanti che sono stati I protago
nist! della r i forma e che hanno avuto qulndi 
un'esperienza diretta. 

Abbiamo avuto con loro un incontro nella 
redazione torinese del nostro glornale per 
avere un quadro abbastanza completo dei 
risultati ottenuti in Torino e provincia. Dal-
la discussione che riportiamo emerge con 
chiarezza che pur avendo incontrato diffi
colta d'ogni ordlne: - doppi turnt » In mol-
tisalme scuole, class) affollate con piQ di 
trenta al l ievi , confusione nell'insegnamento, 
scarsa o nulla preparazione degli insegnanti, 
la Scuola media unlca e una grande con
quista. 

Fatta questa premessa dl princlplo, tutti 
gli intervenuti sono stati concordl nell'af-
f e rmare che il tipo di r i forma attuato pud 
tener fed* at suo orientamento di scuola 
per tutt i , soltanto se gli vlane affiancato 
il doposcuoln. 

Le differenze amblental i , economlche, so
cial! e cultural! dei ragazzt che frequentano 
le medie non possono essere colmate, in-
fat t i , senza una convivenza prolungata t ra 
allievi e professor! e tra gli stessi scolari, 

affinche si possa staccare il ragazzo dalla 
Influenza d'orlglne Che determina, appunto, 
gli squilibri di partenza. • 

La nuova Scuola media, per essere unit 
scuola che dia a tutti la stessa formazione, 
deve poter contare sulle ore supplementari 
del doposcuoln, inteso non come assistenza 
ai piu poveri, ma come necessario comple-
mento per I'educazione di tutt i . -

In tutta la provincia di Torino, I fondl 
destinati al doposcuola hanno superato di 
poco i sei mil ioni. Si t ra t ta , qulndi, di un 
contributo irrisorio, che e servito appena 
per realizzare cinque doposcuola in citta e 
tredici in provincia. Senza contare che, con-
siderando I fondl r icevuti , il numero * di 
per se gia elevato, poiche, in effetti, se il 
doposcuola si e realizzato, il merlto va a 
insegnanti che al sono prestati gratui tamen-
te, o con un rimborso assolutamente Insl* 
gnificante. 

Nel momento in cul la scuola italiana 
si dibatte in estreme difficolta, che impe-

dlscono lo sviluppo e I'assestamento di una 
r i forma cosl importante, asaistiamo al l ' in-
credlblle disposizione governativa che de-
stina denaro pubblico alia scuola pr ivata. 
Mancano le aule, mancano le attrezzature, 
e, dove eslstono, non possono essere utlllz-
zate, perche non si pud disporre neppure 
dei mezzi neceBsari all'acquisto del legno, 

' di qualche lamina, di fill o creta per le 
esercltazloni; non si attuano I doposcuola 
e i mi l iardl flniscono nolle scuole private. 

A questo punto, si deve pensare che la 
scuola non e per tutt i , che s'lntende r icreare 
su piQ vasta scala le discriminazioni che 
si diceva dl voler abolire. In effetti, quando 
la scuola pubblica decade, si capisce che 
molte famlgl le preferiranno indirizzarsi alia 
scuola pr ivata. 

Ma lasciamo la parola agli insegnanti ed 
ai presidl present! al dibattito per un giu-
dizio d! merito. 

S. t. 

Maria Luisa Tenaglia 
insegnante di scicnze c matematica 
alia scuola media di Vestlgne' 

L'introduzione dolle Osservazioni 
scientifiche nella Scuola media unl-
ca e ludubbinmente un fatto posi-
tlvo. Ha ampliato gli orizzonti co-
noscitivi dei ragazzt. 11 abitlia alia 
preeislone del llnguaggio, favorisce 
il perfezionamento dot mezzi di 
cspressione scritta e orale. consente 
di ragglungore dei risultati valldi 
nella formulazione delle idee, in-
trodudendo un fattore dl razionali-
ta nel ragionamento. 

Due ore scttimanall ;ono per6 
assolutamente insufficient! per rea
lizzare c!6 che cl proponiamo. in 
quanto non si ha il tempo mate
riale per le sperlmentazloni. che 
pure sono la base Indispensabilo 
dello studio delle scienze. o si ri-
schla, per comodita. di limitarsi alia 
sempllce osservazlone. Occorrereb-
be trasferire le esercitazioni di la
boratory nel doposcuola. collegan-
dole magari con le Applicazioni 
tecnlche. al fine di costruire le ele-
mentari apparecchiature di cui oggi 
non possiatno disporre. 

I mezzi a nostra disposizione sono 
infattl insufficient!. Nella nostra 
scuola. ad csempio. non iolo non 
dlsponiamo di un'aula per le scien
zc, ma nemmeno di un'aula con una 
presa d*acqua Dal mlnistero ci sono 
arrivatl. e vero. dei microscopi: ma 
non e tutto cib che si pu6 deside-
rare in fatto di attrezzatura La 
nostra scuola ha acquislato con i 
soldi della cassa scolastica alcune 
cassette di flsica Se si pensa che 
ce ne vorrebbe una per ognt tipo e, 
perogni gruppo dt studio costituito, 
si capisce facilmente come siamo 
lontanl dalla condixione ideaJe 
quanto ad attrezzatura 

Per concluderc: occorre una scuo
la a tempo pleno. con mezzi didat-
tlcl sufficienti. che accotti 1'isse 
storlco-sclentlflco come suo conte-
nuto pedagogico fondamentalc. 

Cesare Polcari 
preside incaricaio alia scuola me
dia di Veatione" 

L'introduzione del latino compli
es indubbiamente il gia difficile 
compito degli insegnanti. alle prose 
con una scolarcsca ovviamente di
ve rsa, nicnte affatto omogenca 
come, piu o mono, potcva essere 
quella che frequentava la vecchia 
media. Sono porci6 sfavorevole h\ 
latino, in quanto ritengo che le ore 
destinato a tale materia sarebbero 
impiegate con maggiore profitto 
ncll'injegnamento dcH'italiasio I 
ragazzi arnvann dalle clementari 
spesso senza conosccrc i rudimenti 
della lettura t della grammat;ca: 
sono qumdi in un tale stato dim-
preparazione. che appare assurdo 
procederc all'insegnamento del la
tino. Assistiamo ad un progresslvo 
scadimento della scuola elementare, 
dovuto In parte ai metodl nuovi 
male appresi; ma, loprattutto, alle 
class! superaflollate • ilia piu-

riclassl. Ci6 puntunlmente a! va 
ripetendo nelle medie. anche se vi 
sono esperienze soddisfacenti, es-
senzialmente per merito degli In-
segnantl. 

Quanto allMntroduzione delle Os-
servazioni scientifiche. mentre e da 
conslderard 11 fatto in modo posi-
tivo. occorre rilevare anche 11 di-
sorientamento degli insegnanti. Mol-
ti usano II metodo comparative altri 
quelle stagionale. altri ancora quel-
lo ecologico, endendo di frequente 
In un frammentarlsmo conoscitivo 
che toglie alia materia 11 suo logico 
sviluppo e arresta il processo cono
scitivo al suo prlmo momento. 1'os-
servazione, senza passare alia tin-
tesi generale ed alia sistcmazlonc 
dei dati acquisiti attraverso la spe-
rimentazione. Per questo occorrono 
piu ore. 

I consigli di clasxe. sebbene gene-
ralmente abbiano funzionato in 
modo solo formale. hanno avuto il 

.merito d'lmporre agli insegnanti 
un maggiore reclproco contatto. E' 
stato possiblle coordinare I pro-
grammi mensili e approfondire il 
giudizio sugli allievi attraverso il 
contributo dei vari colleghi. II con~ 
slglio di clause pu6 funzionare se i 

' professor! sono consapevoli del fini 
pedagogici e didattici della rifor
ma Cio e raro. in quanto sono a 
tutti note le carenze pedagogiche 
della formazione degli insegnanti 

L'attuazione dei doposcuola e 
stata una vera farsa: anche da noi. 
dove ha potuto funzionare. abbiamo 
dovuto organizzarlo con gli inse-
gr.anti dl cui disponevamo. Cosl e 
stata impossibilc un'organica distri-
buzione delle matcrie Infatti. molte 
classi avevano quasi sempre gli in
segnanti di lettere. altre quelli di 
applicazioni tecniche ai quali si cer-

' cava di poter far Integrare con U 
doposcuola l'orario di cattedra. 

Si tratta dunque di stabilire le 
finalita del doposcuola Deve e<^e-
re la necessarla integrazione della 
nuova media, oppure svolgere una 
generics attivita assistenziale7 Non 
e'e dubblo che slamo per la prima 
soluzione. Occorre dunque una 
scuola a tempo pieno. con quattro 
ore di scuola al mattino c tre il 
pomeriggio. nelle quali possano es
sere esplicate le attivita llbere c 
lo studio guidato e possano trovarc 
la loro sistemazione. come si dice
va. le esercitazioni scientifiche. nella 
quale si possano inoltre aiutare 1 
ragazzi in quelle materie In cul 
dimostrano una maggiore imprepa-
razionc Senza una scuola cosiffatta 
non sara possibile superare in bre
ve tempo le differenze dovute alia 
diversa provenienza <ociale *» ''ui-
turale dei ragazzi. 

Marina Dina 
preside incaricata delta scuola dl 
Vistrorio 

L'esperienza della mia scuola e 
indubbiamente positiva, ma per con-
dlzionl particolari che non sono 
certo quell* generall della scuola 
italiana. £' una scuola piccolo av-

vlata gia gli scorsi anni con class! 
sperlmentali. con doposcuola e re-
fezione, quindi a tempo picno. 

Non ritengo utile una polemica 
sul latino o sulla mancaza di at
trezzature. II nodo centrale della 
riforma & nel numero di ure di cui 
si pud disporre. quindi tutto k su
bordinate alle strutture della scuola. 
Creare un certo clima scolastico di 
fiducia e di collaborazione tra al
lievi e insegnanti. come e stato 
possibile a Vistrorio. e dipeso cs-
senzialmente dalla convivenza. dal
le molte ore di cui abbiamo potuto 
fruire. La nuova scuola media deve 
essere una rivoluzione scolastica. 
che per il momento ha potuto tro
varc attuazione in rarlssimi casi. 
ma bisogna battersi per realizzarla. 
La scuola classista non finisce fin-
che non si creano determinate con-
dizioni: la principale e una =cuola 
a tempo picno. quindi con dopo
scuola. 

Dobbiamo rcgistrare molti pro
gress!. Fenomeni come 1'autogover-
no. che non sono una parodia delle 
istituzioni degli adulti. o i rapporti 
instaurati tra ragazzi basati sulla 
collaborazione. possono modlficare 
del tutto la concezione della scuola 
in senso democratico. come la no
stra esperienza ha dimostrato. I ra
gazzi sono interessati ai nuovi inse-
gnamenti. partccipano volcntieri a 
tutte le forme di attivita libera, a] 
giornale. ecc. Nello stesso tempo. 
gli insegnanti. attraverso lo studio 
guidato. scoprono che il ragazzo ab-
bandonato a se stesso non puo riu-
scire a studiare bene e quindi lo 
Indirizzano nelle ricerche. lo aiu-
tano ad apprendere un metodo di 
studio. Anche qui d fondamentalc 

• l'esistenza del doposcuola, cioe la 
partecipazionc - degli insegnanti di 
classe alle difficolta che incontra 
l'allievo fuori dcll'orario di 'e2ione. 

II doposcuola deve quindi absol
ve re la doppia funzione di aiuto 
e d'integrazione delle spiegazioni 
del mattino e nel contempo con-
scntire ai ragazzi di coltivare le at
tivita libere. L'educazionc artistica 
e musicalc possono C3sere riprcse 
con successo jelle ore pomeridiane. 
Positiva 6 anche l'esperienza del 
cm*-club. E il cinema non deve es
sere inteso come mezzo dl ricrea-
zlone, ma d'educazione. Occorre di-
fendere i ragazzi dalla passiv.ta sol. 
Iccitando la discussione: qulndi. al 
termine d'ogni film, e indispensa-
bile provocare il dibattito. 

Naturalmcnte. il cinema e solo un 
csempio. che si pu6 estendere con 
successo al libro. al tcatro. alio 
speitacolo telcvlsivo. a qualunque 
forma In cui i ragazzi abbiano par-
tecipato come protagonisti o anche 
come sempllci spettatori. Pen*o 
inoltre che le applicazioni tecntehe 
non debbano essere limitate al pri-
mo anno e debbano avere un mag-
gior numero di ore. Le capacita lin-
gnistiche e logico-astratte, nella 
vecchia scuola. avevano un valorc 
preponderante ed i ragazzi prove-

. nienti da ambienti culturalmente 
depress!, che non le possedevano. 
venivano rifiutatL Con le appllca-

, xioni tecniche, coo il discgno e la 

pitttira. in generale con le attivita 
espressive. anche questi ragazzi 
vengono messi in condizioni di ma-
nifestarsi, di esprimcre se stessi e 
di facilitare per questa via la loro 
formazione logica e linguistics. 

E' indispensabilo. per questo tipo 
di scuola, poter contare sull'integra-
zione del doposcuola, altrlmenti e 
pressoche impossibile ottenere del 
risultati. Qucst'anno, con il sacrifi-
cio veramente ammirevole degli in
segnanti. e stato possibile realizzar-
lo; ma con il prossimo anno, se 
non s'intervicne con finanziamenti 
adeguati. e non si ottiene la rcgo-
lare rctribuzione dei professori. e 
logico che non potra avere seguito. 

Luciana Pecchioli 
insegnante di matematica c scien
ce nella scuola media Leon Battista 
Alberti. 

La scuola dove insegno e un ex 
avviamento c non e'e dubblo che, 
dovendo fare un bilancio della me
dia unlca, il mio giudizio e posi-
tivo. Nonostante le critiche che si 
possono fare alPimprovvisazione 
con cui la riforma e stata realiz-
zata. nonostante la scarsa prepara
zione degli insegnanti, nonostante 
tutti i tentativi a cui noi professo
ri ci siamo dovuti sottoporre. al 
fine d'insegnare qualcosa in modo 
nuovo. risultati ce ne sono stati. 
Occorre soprattutto rilevare I'inte-
resse che abbiamo visto nascere nel 
ragazzi. Mai, in tutta la mia car-
riera d'insegnamento. mi e capita-
to che al termine della Iezione gli 
allievi chiedano: * ma come, e gia 
finita I'ora? ». 

La varieta dl modi con i quali 
ci siamo presentati, sia nell'inse-
gnamento della matematica che 
delle scicnze, ha suscitato un au-
tentico interesse. Il problema, og
gi. non b soltanto nelle insufficlen-
ze delle attrezzature. La nostra 
scuola essendo un avviamento in
dustrial. qualcosa posslede. Cib 
che manca e il tempo per poter 
eflettuare le osservazioni scientifi
che o qualslasi altra cosa. II pro
blema, non lo si ripetera mai ab
bastanza. e che questo tipo di scuo
la ha un senso e pud essere rea
lizzato solo se dispone del dopo-
jcuoia. 

E questo va inteso come inte
grazione dell'indirizzo dato nelle 
ore di Iezione. che permetta di 
realizzare esperienze e ricerche nel
le varie materie di studio e natu
ralmcnte anche di esercitare atti
vita libere. Solo questa imposta-
zlone — di una scuola a tempo 
picno — pub consentire di porta-
re su un piano comune ragazzi di 
diversa provenienza. di ambienti 
sociali. cultural! ed cconomici di-
versi. 

Jole Pinna Pintor 
insegnante di Iett«rt alia Nazario 
Sauro di Torino. 

II risultato conseguito eon la 

Scuola media unica posso dire che 
anche nel caso della Nazario Sauro. 
trattandosi di un ex avviamento, 
6 indubbiamente positivo. Ma il 
problema del tempo e prcminente. 
Noi abbiamo un materiale umano 
svariatissimo. L'immigrazione por
ta nella scuola ragazzi che non 
parlano che il dialetto, che hanno 
un fondo culturale inesistente per-
ch6 spesso i genitori sono analfa-
beti. Come portare tutti i ragazzi 
alio stesso livello? Si possono fa
re, per alcuni. le classi di rccu-
pero; ma il problema e di avere 
anche una parte del pomeriggio a 
disposizione. quindi una scuola a 
tempo pieno. 

Se si continua con 25 ore setti-
manali si riprodurr.'i inevitabil-
mente la discriminazione tra ra
gazzi che si intendeva abolire. poi
che' sara fatale che gli insegnanti 
finiscano per dedicarsi al gruppo 
di allievi che rende di piu e che 
pub essere portato avanti nel lirni-
te di tempo consentito. 

Ada Ortona 
insegnante di leltcrc alle Vallette B 
di Torino. 

II giudizio sulla Scuola media 
unica e senza dubbio positivo. Ma 
francamente ho dovuto ripe'erlo a 
me stessa piu volte quando in pra-
tica mi sono trovata a realizzare 
la riforma senza poter disporre 
d'altro che della buona volonta. in 
quanto non abbiamo biblioteca e 
manchiamo di ogni attrezzatura. 
Inoltre. molti insegnanti erano alia 
loro prima esperienza scolastica: 
tuttavia, superato l'iniziale smarri-
mento, di fronte alia soffocante bu-
rocrazia che impone verbali, rela-
zionl. tutti hanno dato il mavsimo 
contributo al funzionamcnti di 
questa scuola. 

Anche le esperienze di grupuo, 
gli studi collettivi, i centri dintv.-
rcsse nei primi tempi si sono ac-
cavallati in modo contraddittorio, 
finche non ci si e rcsi conto che 
il nostro compito era molto piu 
semplicc: bisognava in?egnare ai 
ragazzi a leggere e scrivcre, pcr-
chd arrivano dalle clementari as
solutamente impreparati. Tuttavia. 
alcune esperienze di lavoro di 
gruppo sono state fatte. ma, come 
tutti hanno nlevato. ogni ricerca 
su uno specifico tema r;ch:ede 
moltisslmo tempo, di cui non pos-
siamo disporre in quanto le ore 
d'insegnamento di tulte le materie 
sono pochissime e si svolgono in 
condizioni dimcili per Teccessivo 
affollamento delle classt. 

Le ricerche realizzate in gruppo 
richiedono un grande impegno. e, 
<ebbene abbiano grandissima im-
portanza ai fini della conosoenza e 
dello sviluppo della personalita del 
ragazzo, tuttavia tale importante 
aspetto non puo essere antepoMu 
ai fini culturali. che sono impre-
scindiblli. Questo tipo di riforma 
deve poter contare su una scuola a 
tempo pieno e su una scolarcsca 
poco numerosa, onde evitarc squi
libri e discriminazioni. II dopo
scuola • qulndi indispensabile. 

ROMA 

Ef cambioto 

troppo poco 
Nella maggjor parte 
dei casi il criterio di 
valutazione dei ra
gazzi e rimasto an-
corato alia « tradi-

la scuola 

zione » 

Da poehl oiornl si b con
ditio il primo anno scolu.stt-
co, durante il quale sono sta
ti applicati nolle prime clas
si delle scuole medic i nuovi 
criterl che dovrebbcro aver 
cambiato la fisionomia dl 
questo online di studi. 

Al termine di questo anno 
scolastico (le classi interes-
satc alia nuova scuola media 
.••ono solo le prime) le cifre 
che abbiamo potuto control-
larc c che si riferiscono art 
alcune scuole di Roma, non 
Janno riscontrarc, perb, del 
mufament! so.stanzlali sul 
piano del rendimento c della 
valutazione deoli alunni del
la prima classe della .scuola 
media; questo significa che. 
nella maggior parte dei casi. 
la riforma non c stata af-
Jrontata in modo talc da po
ter decisamente inclderc .sui 
vecchi ordinamcnli; ed anche 
che, spesso, il corpo inse
gnante e rimasto ancorato ad 
una vecchia e superata con
cezione delta scuola, del rap-
porto allievo-scuola ed allie-
vo-insegnante. 

Portiamo alciim exempt. A 
Roma, nella scuola media 
Col di L,ana su 309 alunni 
i.tcritfi alle 1 classi. ne sono 
stato promossi 212, pari al 
S3,13 To, rimandati alia scs-
sione di ottobre 110 (27,57 Tc) 
e respinti 77 (19,30 <?F); in 
alcune classi, in purticolare, 
i( numero dei respinti e tale 
che riescc difficile giustifi-
carlo: in una classe di 23 
alunni cinque sono stati ri
mandati e ben 11 respinti; 
in una classe di 27 I respinti 
sono stati died ed i riman
dati nove. Questi dati sono 
confermati da quelli di altre 
scuole, come, tra le altre, la 
Ludovico Ariosto: su un to
tale di 487 allievi. 219 sono 
stati promossi (44,97 ft), 156 
rimandati ad ottobre (32.03%) 
e ben 112 respinti (23<7c). 

Sono cifre significative, co
me t cuidenfe. dal momento 
che confermano una * tradi-
zionc ». Se l'allievo ha alme-
no tutti sei viene promosso; 
se ha del cinque, se non 
raggiunge anche per poco la 
sufficlenza, vlene rimandato 
ed anche respinto malgrado 
che il criterio di valutazione 
da parte del p'rofessore do-
urebbe essere * globule». 
Professori da noi consultati, 
solo In rari casi hanno dimo
strato di aver compreso ed 
acccttato la riforma: - lo ho 
continuato ad Insegnare ed 
a giudicare gli allievi come 
ho fatto per vent'anni: sono 
convinto che e giusto e non 
vedo perche dovrei cambla-
re ora -. e stata la risposta 
che abbiamo ascoltato pift 
jrequentemente. 

Nel presidl lo stesso orien
tamento: alia fine dell'anno 
scolastico, al rendiconto fina
le (pensando, forse, che al 
centro della riforma fosse lo 
inscgnamento dl qualche no-
zione di edttcazione ciutca in 
piu o I'impepuare gli allievi 
nel dipingere un quadrctto 
o nel costruire un ponle di 
compensato) il criterio e ri
masto lo stesso. Con il 5 si 
rimanda; con il 5yt, se In tut
te le altre materie si raggiun
ge la sttfficienza. si e pro
mossi: e con la media del 5 
c a4 si fa una clargizione col-
lettiva e si regala quel quarto 
di punto necessario. 

Abbiamo chiesto un giudi
zio sui corsi frequentati ai ra
gazzi (sono tutti di II anni J; 
in genere hanno provato cu-
riosita ed interesse. e si so
no impegnati, in alcune ma
terie nuoce, che non erano 
comprese nei vecchi pro-
gramml. come le applicazio
ni tecniche o la lingua stra-
niera E non hanno sentito 
la mancanza del latino. 

• Sceglierai il latino il pros
simo anno? -. abbiamo do-
mandato. - Si — e stata la ri
sposta: dovranno sceglierlo 

— perche e una tradizione cd 
i miei genitori vogliono co
sl- , oppure perche -Solo col 
latino si e ammessi al liceo». 

Vi sono anche delle ecce-
zlonl. come alia G. G. Belli: 
in questa scuola gli alunni 
promossi hanno raggiunto il 
76.44 "X-. f rimandatt il 16.35 
per cento ed I respinti il 7.21 
per cento. Il preside ci ha 
spieaato di aver letto atfen-

j tamente la legge per com-
prenderne le intenzionl sino 
in fondo. di averlc trovate 
gtuste e di essersi adopera-
to. con discussioni cd incon-
tr'u presso il corpo insegnan
te. perche il suo orientamen
to diveniasse comune. 

Solo un caio. dunque. quel
le della Belli, e non solo a 
fronte dei risultati registra-
Usi nelle scuole medie di Ro
ma, ma, per esempio. a quel
li reaistrati in una grande 
citta come • Milano dore. in 
base a dati ancora fncom-
pleti. i promossi sarebbero 
stati tn/eriori al 50 per cento, 
mentre i respinti andrebbe-
ro dal 75 al 20 per cento. 
- La " nuova scuola media 
unlficata — ci ha detto un 
profenore — esiste solo sul
la carta, nella realta e cam-
biata ben poco, perche la 
sua attuazione e lasclata in 
pratlca agli orientamentl dei 
presidl e del singoli profes
sor! ». 

Fabrizio D'Agostini 

«La concezione materialistica 

della storia » 

Antologia 

di Marx 
K' certamente una del

lo poche volte- che vit-nc 
prcsentata. fin i classici 
(lolla filnsofia destinati nl-
rinsegnamento seeondnrin 
superiors, un'nntnlo^iu sul 
pensioro di Karl Marx ("): 
essa compiende alcune pa-
Kine scelte di fllosoUu poli-
tlca del grande ponsatore 
tedeseo e si avvale di una 
interossanto introdu/ione 
di Alfredo Sabetti, che ha 
curato aliehe le note cspli-
cntive sui vari anjomenti e 
una ricca bibliografia. 11 te
ma centrale dcirnntolofiia 
e quello della concezione 
materialistica della storia e 
si articola attraverso il 
cttrrtcttlt/m ideale e filoso-
flco del pensiero mnrxMano. 
mettendone in rilievo tutta 
la riechezzn o l'attualita. 

La antologia raggruppa 
pagine tratte dalla disser-
taziono dottorale (su De-
mocrito ed Epicuro), dalla 
7?/ieinischc Zv.itunq, dalla 
Critica della ftlosofta del di-
ritto di Jlegel, dagli Anna-
li franco-tedeschi del 1844, 
dai manoscritti economico-
fllosoflci del 1844. dalla Sa
cra jaminlia, dalle tesi su 
Feuerbach, dalT ldcologia 
tedesea, dalla Miseria della 
filosoftu, dal Manifesto del 
partito comunistu, da Le 
lotte di classe in Fruncia 
dal 1848 al 1850, da II 18 
Brumaio di Luigi Bona
parte, dalla Introduzione 
alia critica dcll'economia 
politico, dal Capifnfc, da La 
guerra civile in Francia, 
infine dalla Critica del pro-
gramma di Gotha. 

Si tratta, come si vedc, 
di un piano organico e, co-
munque, piu ehe sufllcien-
te a delineare l'orientamen-

risposte 
ai lettori 
Come si adottano 
i libri 

Mi richiamo all'articolo a 
firma V.C. apparso sulla pa-
gina scolastica dell'Unita. 
qualche tempo addietro. 

Alle giuste osservazioni ivi 
fatte sui libri di testo per le 
elementari vorrel aggiunger-
ne un'altra: il libro di testo 
e ormai sfuggtto o quasi al 
controllo dell autore. 

La firma illustre che appare 
sulla copertina e spesso »-com-
prata- dalTedltore che ha af-
fldato la materiale prepara
zione del testo ad oscuri 
amanuensi. II libro cosl non 
e piu un fatto pedagogico, 
ma un'operazione flnanziaria: 
massimo profitto e minor co-
sto. Tutti i mezzi sono buonl: 
dai vecchi cliches ai - pezzi -
gia composti. alle scorte di 
tcstl supcrati o sostituiti. I 
quali test! dovrebbcro sen-
z'altro essere distrutti. men
tre sono piazzati a 100-150 
lire la copia (con uno sconto 
che va dali 80 al 90'*) presso 
agenti c propagandist! di va
rie region! d'ltalia 

Costoro non pensano nep
pure di poter puntare sulla 
bonta del libro. ma fanno af-
fidamento quasi esclusivo sui 
mille canali della corruzione 
o come si dice sulle * amid-
zie ». L'- amicizia » che pre-

| siede molto spesso alle ado-
zioni anche per que! libri di 
nuove ediziom sui quali gli 
amici dei nostri amici hanno, 
poverelll. solo II 45% o il 
55% dl utile, e certamente 
propiziata dai livello piatto 
e sconfortante che uniforme-
mente hanno i libri attual-
mente in commercio, salvo 
rare eccezloni, e che consente 
ad esempio la circolazione. 
anche dopo le denunce. del 
libro citato da V.C. 

In cotal gioco di percen-
tuale. utile, sconti. regali, 
omaggi c fiori consimlh non 
e'e piii posto per gli autori 
che con il loro 10"« hanno 
ben poco da potcrsi sentire 
incoraggiati 

In conclusione penso si 
debba intervenire nel settore 
della circolazione e della ven-
dita del libro: la spesa per 
i libri di testo delle elemen
tari b oggl sostenuta giusta-
mente dallo Stnto e non si 
pu6 perciO permettere che 11 
pubblico denaro vada a flnan-
ziare tutto il complesso mo-
vimento di circuizlone e cor
ruzione che si sviluppa at-
torno a! maestri, proprlo di 
questi tempi. 

Alberto Alberti 
Ressa 

to ideologico e metodolo-
gieo del socialismo seienti-
fico di Marx e di Engels 
che — come thee opportu-
namente il Sabetti — <£ non 
si pone come una forma di 
.socialismo accanto alle al
tre forme di socialismo, 
bensi come il .s-ocifilismo 
tout court, (trendo dimo-
struto che gli altri socia
lisms non iiuMiin validitd e 
.sifjm'/icato positiro in rap-
porlo alia concezione ma
terialistica delta storia alia 
quale il socialismo scienfi-
fico H strcttamentc legato e 
di cui a necessario corona-
mento ». 

Alio studento e, dicla-
molo pure all'insegnante, 
v e n a proposta la cono-
seenza di un Marx genuino 
e autentico sen/n le ro/./e 
deformazioni e le non me-
no ipoerite o sottili edul-
corazioni cui ci ha nbituati 
la scuola italiana, per i cui 
reggitori il marxismo u sta
to classificato o come esplo-
sione istintiva di sentlmen-
ti deteriori, o come una va-
gheggiata utopia destinata 
a restare... nell'iperuranio. 
E* necessario, ora, che gli 
insegnanti, appre/.zando il 
significato politico ed edu-
cativo dell'opera e 11 co-
raggioso sfor/.o deH'odito-
re. la utilizzino largamenle 
nella nostra scuola, tanto 
bisognosa di apprendere e 
valutare quello che restn. 
uno dei motivi centrali del
la attuale problematica sto-
rico-politica, alia cui cono-
scenza le giovnni genera-
zioni hanno diritto di en-
trare senza false mediazio-
ni ed interessati commenti. 

Soprattutto, merita di es
sere segnalato il fatto che 
Marx viene presentato non 
solo come studioso e scien-
ziato, ma come il rivolu-
zionario impognato a mo-
difienre la realtu e a fare 
dell'uomo il protagonista 
della storia: che e poi quel
la dialettica connessione fra 
pensiero ed azione, su cui 
si fonda l'originalita e la 
peculiarity della filosofia 
della prassi. 

Proprio alio scopo di lu-
meggiare questa caratteri-
stica della personalita di 
Marx, l'antologia porta, a 
conclusione, il nolo discor-
so commemorativo pronun-
ciato da Friedrich Engels 
il 17 marzo 1883 al cimite-
ro di Highgate (Londra), in 
cui e messc in rilievo che 
per Marx « la scienza era 
una forza motrice della sto
ria, una forza rivoluziona-
ria. Perche Marx era pri
ma di tutto un rivoluziona-
rio. Contribute all'abbatti-
mento della societa capita-
listica c delle istituzioni 
statali che essa ha crea-
to, contribuire all'emanci-
pazione del proletariato 
modcrno al quale egli ave-
va dato la coscicnza della 
propria sttuaztonc e dei 
propri bisogni, la coscienza 
delle condizioni della pro
pria hberazionc: questa era 
la sua reale vocazione > 
(pag. 192). 

Giovanni Lombardi 

(•) Karl Marx. La concezione 
materinlutica tlt'lla storia. La 
Nuova Italia Edltrlce, Flrenze, 
19G4, L. 1100. 

L'ADESSPI 

romana: « no » 

ai finanziamenti 

ai privati 
Il Comitato Direttivo del

la seztone romana della 
ADESSP1. con*tatato il ri
sultato del voto a) Scnato 
rciativo al bilancio della P.I.. 
con il quale e stato approva-
to 1'aumento dei capitnli re-
Intivi al finanziamento alle 
;cuole elementiri • e medic 
no»i stat.ih. h.i espresso la sua 
vibrata protcsta e ha invi-
tato tutti i deputati denio-
cratici n respingere una de-
liberazionc di spesa comun-
que contraria alia Costitu-
ztonc Repubblicana e in par-
tlcolare anche agli accordi 
progrnmmatici dell' attuale 
coaliziono governatim 
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