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MILANO 
Una inchesta condotta 
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fra i giovani in vacanza 

Cosa leggono 
gli s tuden ti 

Dalla narrativa russa dell'800, a Steinbeck e Hemingway, 

agli ultimi «casi» letterari il romanzo resta sempre ii gran-

de preferito - «La scuola non ci aiuta» - II ruolo delle Associa-

zioni e dei giornali d'istituto e delle biblioteche scolastiche 
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• r , MILANO, luglio 
Cosa leggono gli studenti milanesi? 

Qual i la qualitd delle loro letture 
personali? Queste le domande cui ab-
biamo cercato una risposta dalla vi
va voce dei giovani, nel momento in 
cni, initiate le vacanze, il * distmpe-
gno * scolastico favorisce Vaccostumen-
to alia lettura libera, disinteressata. 
11 problema e interessante, soprattut-
to, in quanta vale a verificare I'inci-
denza della scuola sull'educazione alia 
cultura autonoma e personale dei gio
vani, a indagare i rapporti esistenti 
tra libere letture e programmi sco-
lastici. 

Primo dato acquisito dalla nostra 
inchiesta: a detta di tutti gli studen
ti, le vacanze segnano una condizio-
ne piu propizia per la lettura, men-
trc il periodo scolastico coincide per 
lo piu con I'interruzione delle loro 
libere letture o, comunque, le rende 
piu precarie. 

< Durante la scuola — ci' dicono 
molti studenti (e sono prevalentemen-
te liceali, quelli da noi interpellati) — , 
c'e da lavorare, non abbiamo molto 
tempo per leggere, e, quando c'e, pre-
feriamo al libro altri svaghi. Quel po-
co lo si legge di sera, cose leggere: 
qualche romanzo, un po' di teatro... >. 
Proprio le vacanze, dunque, oltre i 
bagni di mare, le passeggiate in mon-
tagna, gli sport, i viaggi (per chi pud), 
consentono I'approccio con i libri, con 
la € cultura >: con quella cultura che, 
sembrerebbe, rimane estranea al pro-
lungato impegno intellettuale nella 
scuola. Senonchi, la lettura di un li
bro (di un buon libro) richiede tem
po e fatica; esige un interesse che 
duri, un minimo di concentrazione e 
di isolamento: un orientamento dt cul
tura, in fine, anche quando si fa otium 
intelligente o occasionale passatempo. 
Sorge pertanto, legittimo, il sospetto 
che le letture estive, proprio perchi 
inserite nel clima di c smobilitazione 
intellettuale» delle vacanze, sconfini-
no nell'evasione (anche se non si trat-
ti propriamente di letteratura d'eva-
sione), o quanto meno che esse, non 
collegandosi in modo organico e con-
Unuativo all'impegno culturale scola
stico, si conducano sotto il segno del-
la dispersione, della frammentarietd, 
dell'occasione. 

— ci dice amaramente uno studenle — 
e del tutto impersonale e mediato so
lo dal programmn Svolto questo, an
che quel rapporto fimsce e nulla ga- v 

rantisce che Tanno venturo ritrove-
remo lo stesso professore anziche un 
altro. T a n t o ' quel che conta, nella 
scuola, e il programma >. Molti pro
fessori, i vero, Vultimo giorno di scuo
la hanno presentato ai loro allievi una 
lista di libri < utili >; utili, appunto, 
ai fini dello svolgimentn del program
ma della classe seguente. si tratta ctoe 
di classici latini e greci o italiani, 
di testi critici strettamente comple-
mentari alia materia di studio. 

La riluttanza con cui gli studenti 
mostrano di accoglierli e comprensi-
bile. Occorre considerare, infatti, che 
il modo convulso con cui il program
ma vtcnc in genere svolto e il mec-
canismo didattico per lo piu seguito, 
anziche suscitare spesso smorzano gli 
interessi che piu naturalmente si po-
trebbero agganciare alia materia di 
studio. 

Sta di fatto insomma che la scuola 
non educa molto alia lettura libera e 
personale; piuttosto la subisce, quan
do non I'ostacola. Preoccupata di ri-
manere fedele alia tradizione, la ri-
pete inquadrandola in uno schema or-
mai intellettualmente rigido e astrat-
to. E solo di rado, se ci e capitalo 
parlando con studenti di apprezzame 
il buon livello di letture, esso era rt-
conducibile ad un elevato livello cul
turale e didattico della scuola, ad un 
suo piii sensibile rifiettere preferen-
ze e orientamenti dei giovani. In ben 
piu larga misura cio era dovuto a sol-

Programmi 
per Testate 

Ma sentiamo gli studenti stessi: « Vi 
fate un programma di lettura per Te
state? ». Sono pochi che preordinano 
un piano di letture, e fra questi i piu 
confessano di rtuscire di rado a con-
durlo in porto. Perchi? II fatto i che 
in quel piano vengono inseriti libri 
diversi, talora molto impegnativi (dal 
saggio storico o scientifico alia rico-
struzione storico-critica dt un'epoca 
culturale, di un movimento filosofi-
co,' al saggio strettamente politico); 
questi testi assai raramente sono n-
conducibili a sollecitaziom dell'am-

: biente scolastico, cm ricqllegarsi in 
* modo crilico, ma nspondono, piutto

sto, a suggestioni ricevute o ad istan-
ze accolte dall'ambiente culturale ester-
no alia scuola, mediato — a seconda 
dei casi — dalla eonsuetudine con la 
stampa quottdiana e periodica, dalle 
trasmissioni audwvisive, dal cinema, 

* dagli onentamenti politico-culturali 
della famiglia. 

Nell'urgenza di colmare lacune, ta
lora globali e su campi assai rilevan-
ti (lacune, spesso, senlite con inquie-
tudine ed imbarazzot, questi gruppi 
di gtovant volonterosi si accostano ai 
libri piu diversi e, abbandonatt a se 
stessi nella scelta, spesso rimangono 
inappagati: o perchi « tncappano » in 
libri troppo specialtsttct e sproporzio-
natt ai loro mezzi culturali, o perchi 
il libro, acrittcamente scelto fin dal-
Vimzto, male corrispondeva alia spc-
cifica esigenza d'informazwne del let-
tore. 

< Ma i voslri professor! non vi dan-
no consigli circa i libri da leggere? » 
Tranne pochi casi di professori, per 

i lo piu di italmno e filosofia, che, nel 
• quadro dt un rapporto piu otUile con 

gli alltcvi, si prodigano con consigli 
utili e otlime mdicoiioni, la maggior 

. ^ parte degh tnsegnanti considera la 
]- propria opera di assistenza e forma-
v rton« culturale eonchiua* nti limiti 

angusti del programma ministeriale. 
' « D nostro rapporto coi professori 

lecitazioni estranee alia scuola. Spes
so queste sollecitazioni < estranee > si 
coagulano e organizzano, pcro, nella 
scuola. facendo blocco attorno all'tis-
sociazione studentesca d'istituto e al 
suo gwrnale. Centro, a volte, animator 
di dibattito culturale e politico, dove 
le barr iere ideologiche si sgretolanu 
per lusciar posto ad una piu discussa 
e critica cosewnza della reulld socui-
le, si deve, spesso, all'associazione di 
istituto se tra ali studenti, o fra i piu 
consapevoli di essi, si e sviluppato 
vivo il gusto per la storia contempo-
ranea: tra i testi piu letti, allora, so
no, per esempio, lo Chabod delle le-
zioni alia Sorbona sull'ltalia contem-
poranea, Le origini • del fascismo di 
Paolo Alatri, i due volumi delle le-
zioni su Fascismo e antifascismo, le 
raccolte di lettere dei condannati a . 
morte e detenuti politici della Re-
sistenza, le monografie sulla guerra 
civile spagnola. 

Dunque, lasciati soli, verso quali li
bri si indirizzano nella maggioranza 
gli studenti? Di comune, anzitutto, c'e 
un vaqo e generico disorientamento. 
Le stesse concentrazioni di prejercn-
za sembrano dimostrarlo, in quanto 
appawno suggerite piu da una sttua-
zione < esterna», che da una perso
nale convinzione. I libri si impongono 
all'attenzione dei giovani per il suc-
cesso editoriale o per una fortunata 
campagna pubblicitaria. 

Molti studenti, richiesti dei libri 
che avrebbero letto in vacanza, ci 
hanno infatti risposto: < Non so anco-
ra. Aspetto l'esito dei premi lettera
ri per decidere >. Cosi, sull'onda del 
libro di successo, del premw lettera-
rio, della « nouitd > sfruttata pubblici-
tariamente, le scelte si selezionano. Al-
enni titoli tra i piu citati: II gattopar- . 
do, II giardino dei Finzi Contini, II 
giovane Holden, Un cuore ar ido. L a ' 
ragazza di Bube, II clandestino, La • 
noia, Cronaca familiare, La costanza 
della ragione, II maestro di Vigevano 

Come si vede, si tratta di autori 
affermati. Da notare, di positivo, che 
le condizioni • oggettive le quali ren-
dono possibile una piu vasta infor-
mazione sulla produzione libraria, se 
non contribuiscono che minimamente 
ad ovviare all'occasionalita e disper
sione nelle scelte degli studenti, val-
gono tuttavia a rendere piu larga-
mente noti, o a < recuperare >, auto
ri di valore, precedentemente ignorati 
al di fuori di elites ristrette: si consi-
deri il successo, talora entusiastico, che 
ormai Pavese ha riscosso tra i gio
vani (non solo il romanziere, ma an
che il poeta e il saggista), Vinteresse 
tuttora vivo per il vecchio libro di 

" Le«i Cristo si e fermato a Eboli, la 
diffusa simpatia per Gadda, Vesplora-
zione attenta di Svevo, la stupita sco-
perta di Verga (stupita, dopo tanti 
anni di manzoniana, esclusiva dedi-
zionc). 

compreso che la scuola 7ion offre ri
sposta ai molti quesiti posti ogni gior
no dalla societd, si rivolgono libera-
mente alia cultura, accade di rado 
che il disordine delle letture si com-
ponga consapevolmente al termine del 
liceo e chi arriva all'universita abbia 
sufficiente confidenza con le letture 
extradisciplinari in modo da saper gia 
cosa, e perche, leggere. 

Quando denunciamo questo grave 
limite della scuola, e lungi da noi la 
mtenzione di imputarne la responsa-
bilitd agli insegnanti. Giacche, al so-
Uto, il problema e di struttura. Nel 
caso specifico delle letture giovanili, 
si trutta di un settore molto impor-
tante relativo al problema del con-
trollo educativo del tempo libero. 
Circa le letture giovanili, i problemi 
riguardano non soltanto i contenuti 
c i tipi dei libri da leggere, ma anche 
e soprattutto la situazione delle let
ture. 

La funzione 
degli insegnanti 

II controllo dei pnmt non e da con
siderare separatamente da quello della 
seconda. Infatti, a nostro avviso, an
che per il libro la presenza dell'edu-
catore e un fattore non solo favore-
vole, ma determinante alia formazwne 
nel Icttore di un senso critico che 
costituisca I'unica garanzia reale'di 
sclezione del materiale stampato e di 
costituzione di un'abitudine intelligen
te di lettura. 

Se cio non avviene, causa ne sono 
anche le fonti da cut git studenti in 
generale possono attingere i libri delle 
loro letture personali. Queste fonti so
no: la biblioteca familiare, il cui limite 

e quello di essere legata alia condi-
zione socio-culturale della famiglia; lo 
acquisto libero e personale in libre-
ria, che pero e troppo legato alle pos-
sibilita economiche o all'occasione; la 
biblioteca delle associazioni giovanili, 
limitata ideologicamente e settorial-
mente e del resto obiettivumente di 
scarsa incidenza; le biblioteche pub-
bliche, che non hanno legami con la 
scuola; infine, le biblioteche scolasti
che. E' su queste che si vuole appun-
tare il nostro discorso. 

71 funzionamento delle biblioteche', 
scolastiche e sempre sporadico e 7M«T-
ginale, non incide ne nella vita della 
scuola, ne nel curriculum scolastico. 
La biblioteca infatti non e inserita nel 
ciclo educativo ne come esperienza 
culturale, ne come strumento pedago-
gico-didattico: a . questo fine, bastano 
per lo piu i manuali e i testi in ado-' 
zione. Gli • insegnanti stessi possono 
poco, date le condizioni delle biblio
teche scolastiche, solitamente prive di 
mezzi con cui rifornirsi, di personale 

' specializzato (il bibliotecario e . sem
pre un professore volontario, e natu
ralmente non retribuito), di schedario 
per materie, di un locale > autonomo. 
Ne la Relazione della Commissione di 
indagine sullo stato e sullo sviluppo 
della pubblica istruzione in Italia, pur 
notando il gran numero dt scuole che 
attualmente sono del tutto prive di 
biblioteche e che il movimento del 
prestito e limitatissimo • anche per i 
professori, apre una nuova prospetti-
va al riguardo. Eppure, la biblioteca 
dovrebbe diventare un centro attorno 
a cui sviluppare una attivita culturale 
critica, in cui i giovani lettori siano 
in continuo e reciproco rapporto tra 

• loro e con gli educatori. 

Franco Occhetto 

| Primo successo dell'ANSS 

I 

UN PASSO AVANTI 

PER I CORSI SERALI 

Aspettano 
i ci premi» 

Cio che st affcrma e* una predilc-
zione per la narrativa rcalistica, tesa ' 
a cogliere, senza fronzoli, il valore e 
il significato delle cose, dei fatti. dei 
senlimenti e degli ideali. Cio spiega 
la larga apertura degli studenti alia 
letteratura americana (Steinbeck c 
Hemingway soprattutto) e alia lette
ratura francese contemporanea (Ca
mus e Sartre in parttcolare), le dif
fuse esploraztoni m direztone della 
letteratura russa (Tolstoi e Dostojem-
sky) e tedesca (Thomas Mann, Kafka. 
Broch). 

E* tndicattt-o, tuttavia, che pochis-
simi degli studenti da noi consultali, 
richiesti se prefenssero approfondire 
la conoscenza di un aulore noto leg-
yendone altre opere oppure conoscer-
ne di nuovt, abbiano risposto nel pri
mo senso: e raro insomma che in que-
sta disorganiatd dt letture nesca a 
maturare una predilezione consapevo-
le, la quale si prectsi criticamente 
secondo un determmato orientamento 
culturale. In propostto, ben piu signi-
ficativo e il fatto che gh studenti delle 

• scuole supenort leggano quasi esclusi-
vamente romanzi. Questa scelta ple-
biscitaria * indice dt una acuta frat-
tura tra cultura e libro, conferma che 
la scuola predispone alia lettura come 
a un certo tipo dt «vacanza > intel
lettuale, piuttosto che ad una scelta 
culturale rigorosa. 

E se spesso gli studenti, avendo 

L'azione efficace condotta dall'Asso-
ciazione Nazionale Studenti Serali nel 
corso dei due anni della sua esistenza. 
i suoi scioperi e i risultati del suo pri
mo Congresso nazionale del maggio 
scorso. unitamente all'appoggio costan-
te delle organizzazioni sindacali e dei 
partiti di sinistra, hanno richiamato 
1'attenzione dell'opinione pubblica e 
delle autorita scolastiche sulle gravi 
condizioni degh studenti lavoraton e 
sulle deficienze dei corsi serali 

Sinora i corsi serali. assai frequen-
tati. degli Istituti tecnici industrial! 
statali, erano pnvati e gestiti da un 
apposito Consiglio di amministrazione. 
L'ambiguita derivante dal fatto che i 
locali e parte degli insegnanti appar-
tenessero alia scuola statale diurna, 
creava spesso molta confusione fra gli 
studenti stessi, che non sempre sapeva-
no di iscriversi ad una scuola privata. 

Percib e giunta opportuna la circo-
Iare (n. 147) del ministro della P. L. 
la quale prescrive che, a partire dal 
prossimo anno scolastico. per gli Isti
tuti tecnici industrial! -i corsi serali 
hanno uffuale valore giuridico di quelli 
diurni e si svolgono nelle ore della 
giornata di solilo non lavoralive. La 
loro durata & di set anni -. 

La circolare prosegue: -Alio stato 
alluale delle necessitd del seitore in-
dustrialc. delle possibility organizzati-
ve delle scuole e di quelle di impiego, 
i futuri corsi si limiteranno ai seguen-

,ti indirizzi specializzatU meccanica; 
Industrie metalmeccaniche; etettrotec-
nlca; industria tessUe; chimica indu-
striate ». 

I programmi sono gli stessi del cor
si diurni quinquennali. ma «con op-
portuni adattamenti, che, pur tenendo 
conto delle particolari estgeme dell'or-
dinamento serale, mantengano per 
quanto possibile la distinzione in mtlo 
negli Istituti ad ordinamento diurno, 
tra una prima parte a earattere pro-
pedeutico ed una seconda parte dl 
specializzazione e dl appUcoxioiti pro-

/essionall... I programmi d'insegna- I 
mento prevedono la Completa coper- I 
tura degli argomenti da trattarsi nelle | 
varie materie, come stabilito per I cor-
si diurni, salvo che per gli insegna- I 

" mentt della Religione e della Educa- ' 
zione fisica, i quali potranno essere • 
svolti nel mattino domenicale: 

Possono iscriversi a tali corsi i gio- I 
vani che abbiano i requisiti richiesti. 
abbiano compiuto i sedici anni e dt- I 
mostrino di essere dei Iavoratori occu- | 
pati. Gli studenti possono passare dai 
corsi serali a quelli diurni e viceversa. I 

La circolare conclude: - i Proccedt-
torati agli studi e i Consigli di ammi- I 
nistrazione sono invitati a promuovere, \ 
nei confronti degli alunnl dei corsi se-
rati, le forme di assistenza che siano I 
ritenute opportune. In particolare. di • 
intesa con le Amministraziont Comu- • 
nali e Provinciali, esamineranno la | 
possibility di concedere agli alunm 
stessi, specialmente • nei grandi centri I 
urbani, agevolazioni per Vuso di mez- | 
zi pubblici di trasporto in modo da ri- . 
duire al minimo Vonere e il disagio I 
derivante agli alunni stessi dagli spo- ' 
stamenti dai po*ti dt lavoro alia scuo- i 
la e dalla scuola all'abitazione -. | 

E" evidente che tale circolare rap- . 
presenta una prima vittona deH'ANSS. I 
in quanto accoglie — anche se limita-
tamente agli Istituti tecnici industrial: | 
— alcuni punti della sua Carta riven- \ 
dicativa e il principio della necessita 

£di istituire un'ampia rete di corsi se- I 
-> rail statali equipollenti a tutti gli ef- I 

Cetti a quelli diurni. come hanno ri- * 
chiesto anche i deputati comunisti in I 
mozioni ed interrogazioni al Governo 
e il recente Convegno nazionale di I 
studio sulla scuola del PCI. | 

II raggiungimento degli altri obietti- • 
vi dell'ANSS. come la riorganizzazio- I 
ne dell'lstruzione tecnico-professiona-
Ie e la riduzione dell'orario di lavoro I 
ad uguale salario. sara possibile se pro- | 
seguira la lotta unitaria degli studenti . 
Iavoratori e di tutte le forze democra- I 
tiche. • 

la scuola 
Un libro di Giovanni Gozzer 

i n 

e la scuola 
Un fatto eolpisec nel-

Vattuale schicramento del- . 
/le forze cattoliche: • ed / 

e ' chc esso, pur > scisso 
in contrastanti indirizzi, 
tuttavia propone, itel suo 
complcsso, una linea poli
tico sostanzialmente con- , 
servatrice. Le componenti ' 
del mondo . cattolico, ciod, , 

' ispirate ad un sta pur ti-
'mido rifonnismo innovato-
re, be it c/te vivaci nella po-
lemica pubblicistica e nel
la tnta interna di par-
tito, non ricscono a far 
sentire il loro peso sul pia
no politico operntivo, a con-
dizionare le direttive di go
verno, anche quando que
sto e nominalmente strut-
turato secondo formule so-
cialriformistiche. Tipica, in . 
questo senso, la coinciden-
za tra la pubblicazione del 
libro che recensiumo (1) e 
la crisi del governo Moro: 
mentre la prima, infatti, 
faceva sperare nell'apertura 
e nella disponibilitd demo-
cratica della fronda catfo-
lica, la seconda ha brutal-
mente rivelato quanto poco 
pesino le forze « innova-
trici » nella politica del par
tita democristiano e come 
in esso prevalgano ancora 
nettamente irriducibili cor-
renti clericali. 

Del resto, la stessa « st-
nistra » democristiana non 
costituisce una forza omo-
genea, e accanto a gruppi 
di viva e schietta sensibi-
litd sociale, ne troviamo al-

, tri la cui novitd politico 
appare abbastanza stru-
vientale. 
' II libro di Giovanni Goz
zer, appunto, svolge un ela-
borato discorso che parte 
dalla constatazione delle 
profonde trasformazioni o-
peratesi nel campo della 
scuola. II sistema scolastico 
— egli dice — ha acquistato 
piu che mai earattere pub-
blico, e per la prevalenza 
e I'espansivitd. del settore 
professionale, e per I'esten-

, sione della scuola dell'ob-
bltgo, comprendente ormai 
otto anni, su bast di massa 

^ sempre piu ampie. 
Lo sviluppo socio-econo-

mico, d'altra parte, favo-
rendo la diffusione dei mez
zi di comunicazione ed il 
fiorire di associazioni in-
termedie tra famiglia e Sta
to, ha affidato agli uni ed 
alle altre gran parte dei 
compiti formativi che fi-
nora erano di esclusiva 
competenza della scuola, la 
cui funzione si sarebbe 
dunque ridotta soprattutto 
a quella della < integrazio-
ne > civica (preparazione 
del cittadino), culturale 
(trasmissione di contenuti 
d'istruzione), professionale 
(iniziazione ad un'attivitd 
lavorativa). i 

In tali condizioni, Vau-
tore si chiede se valga la 
pena che le forze cattoliche 
si impegnino ancora nella 
difesa ad oltranza della 
scuola confessionale: que
sta difesa — egli dice — 
era valida quando la scuo
la aveva il monopolio edu
cativo; ma dato chc oggi 
istruzione ed educazione 
tendono a scindersi, risulta 
forse pift produttivo accet-
tare una scuola pubblica e 
unitaria, con < fini eminen-
temente pratici >, e occu-
parst di piu e meglio delle 
possibilitd formative con-
nesse a nuove forme di vi
ta associata ed ai moderni 
strumenti di comunicazio
ne di massa. 

Cio non significa che 
debbano scomparire le 
scuole religiose — continua 
I'autore — o che si deb
bano ad esse negare a prio
ri sovvenzioni statali: que
ste possono anche essere 
concesse, purche sia com-
provato il earattere di ser-
vizto sociale delle scuole 
che vogliono godeme, in 
modo da evitare il finan-
ziamento pubblico a istitu-
zioni esclusiviste, riserva-
te a certi gruppi sociali o 
reltgiosi. Se la societd al-
tuale si avvia a forme di 
compenetrazione organica 
e comunitaria, la scuola 
non deve precocemente di-
scriminare classi e Jedi, ma 
< integrare > t giovani tra 
loro e i giovani nella socie
td, < dissolvendo le tensioni 
di classe nell 'abitudine alia 
convivenza o alia tolle- . 
ranza >. \ 

Pluralismo orgamzzatwo, 
dunque, per salvare Vini-
ziativa privata di fronte al 
monopolio della gestione 
statale, ma non pluralismo 
ideologico, «ape r t amen te 
contrastante con i fini di 
integrazione e di sviluppo 
comunitario cd umano pro- . 
pri del sistema scolastico >. 

Tali posizioni sono state . 
subito ribattute, secondo la 
tradizionale linea dell'inte-

gralismo clcricale, da La 
Civilta Cattolica (4 luglio 
1964), dove Giuseppe De 
Rosa SJ. ha sottolineato la 
* incidenza educativa > del
la scuola per rivendicare 
la necessitd dell'* impegno 
rcligioso > nel settore del-
Vistruzione. Le scuole cat
toliche, del resto, non su-
rebbero mm ghetti ideolo
gic! proprio perche il cat-
tolicesimo sarebbe univer
sale, non legato al tempo, 
aperto a tutta la storia, ed 
avrebbc in se intrinscco il 
principio del « dialogo». 
iVoi 7ioii rittsciamo a capire 
come possa stabilirsi un 
« dinloyo » nelle scuole cat
toliche, in cui manca I'in-
tcrloctitore; ma allora non 
ha piil senso parlare dt va-
lori educativi. D'altra par
te, anche il De Rosa attri-
butsce una funzione stru-
mentale e subalterna alia 
scuola professionale. 

II problema, invece, e 
quello di dare alVistruzione 
professionale un valore cul
turale ed educativo. Nel re
cente convegno del PCI su 
Scuola Stato e societa la 
relazione di Alessandro 
Natta ha compiuto un'ela-
borazione significativa del 
problema, nella prospettiva 
di un superamento della 
scissione tra cultura e pro-
fessionc. Talc scissione, pc-
raltro, e in rcaltd solo ap-
parente c rappresenta una 
mistificazione strumentale: 
la istruzione professionale 
non e realmente sganciata 
da qualsiusi concezione del
la vita solo perche viene 
intesa tecnicisticamentc; 
anzi, proprio in quanto non 
si occupa della questione 
e non offre in via d'ipotesi 
valide alternative ideolo-
giche, mira ad una impli-
cita (acritica) integrazione 
del quadro tecnico nell'at-
tuale sistema di valori e di 
rapporti sociali. Tanto c ve
ro che la scuola * con fini 
eminentemente pratici > dt 
cui parla Gozzer diventa 
poi un fatto di educazione 
nascosta alia concezione in-
terclassista della societd. 

Noi, dunque, combattia-
mo recisamente questo tipo 
di scuola, in cui le novitd 
tecniche delle teaching ma
chines vengono assorbite e 
utilizzate in un'opcra di 
condizionamento meccanico 
e di persuasionc occulta, 
anche perche I'apparcnte 
aggiornamento auspicato 
dal Gozzer per la scuola 
religiosa pud costituire og-
gcttivamente un alibi, dc-
stinato a coprire il control
lo clericale dei mezzi di co
municazione di massa e 
quindi la conservazione per 
altre vie della preminenza 
educativa della Chiesa di 
fronte alle altre forze so
ciali ed agli istituti rappre-
sentativi della nazione, 

Siamo di fronte, come si 
vede, al tentativo di alcuni 
gruppi cattolici di presen-
tarsi a nttovo, avendo as-
similato Itnguaggio e pro-
blemattca di certa sociolo-
gta e pedagogia nordameri-
cane, in connubio mnatura-
le con la mistica religiosa; 
ma e uno sforzo che cerca 
di superare la crisi attuale 
del pensiero e della politi
ca cattolica razionalizzan-
do t modi dt intervento ed 
accogliendo i mezzi moder
ni di comunicazione, senza 
rinunciare alia subordina-
zione dello Stato e della so
cietd civile, ne al earatte
re assoluto e quindi alia 
prevalenza del magistero e 
della direzione della Chiesa. 

Noi non riteniamo fecon-
do questo tipo di posizioni: 
e intanto osserviamo chc 
in tal modo si sfugge per 
la tangente al grande e im-
pegnativo problema dei 
rapporti tra i cattolici ed 
il mondo moderno, che in 
queste settimane si sta di-
battendo sulle pagine di 
Rinascita. 

Quella di Gozzer, infatti, 
ci pare una presa di co-
scienza strumentale della 
questione, e tale comunque 
da lasciarc immutata la so-
stanza delle cose: la sua 
trattazione elude, in ultima 
analisi, il tema del collo-
quio tra cattolici e mondo 
moderno. Essa elude, so
prattutto, Vinvlto, di gran
de valore educativo e de-
mocratico, ad un confronto 
dei valori nella scuola pub
blica, che ci pare oggi, nel
le attuali condizioni stori
ette, il modo piu valido per 
raggiungere una formazio-
ne critica e moderna dei 
giovani e permettere una 
evoluzione organica della 
societa e dello Stato. 

Luciano Biancatelli 

' (1) Giovanni Gozzer, 1 cat
tolici e la scuola. ValteNltf, 
1964, pp. 267. I* 2.00t. 
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