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Comincia nella scuola 
la discriminazione fra i sessi 
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«AI chiaro di 
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frabussolae 
Le donne nelle profession!' e la volgare«ironia»della stampa cattolica e conservalrice 
"Queste nostre povere future magistrate..." - II principio della coeducazione deve ancora 
essere alfualo nelle elemenlari ed 6 gia slato compromesso nella nuova scuola media 

11 recente convegno delle innestre ele-
mentarl, promosso duU'UDI, lui efjicace-
mente tlenunciato I'incosliluziotialitd della 
legge — di der'wazinne fasuistu — cite 
riserva i numerost posti delle classi ele
mental maschili ai pnchi insegnanti di 
scsso maschile. Ma non e questa I'unica 
discrimtnazione fra maschi e feminine 
nella scuola: iw esistono malte altre. che 
riguurduno sia gli ' in.st'pwinfi, sia alt 
ahmni. • 

L'ingiusttzla delle graduatorie separa
te per maestri c macstrc, die permette 
ad tin maestro con tin punteggio mini-
mo di essere anteposto ad una maestru 
con punteggio altistimo (per cui, ad esem-
pio, a Palermo i posti (piest'anno s-o/io 
statl 283 per GIG maestri concorrenti e 
25 per 2.422 maestre!) discende dalla 
legge die prescrive classi elementart ma-
schtli e femminili E tale rifiuto di ap 
plicare la coeduca7inne. die tutti i pe-
dagogisti'e psico\ogi modcrni ritengono 
fondamentalc per una equilibrata e ar-
monica formazione del bambino, derlva 
a sua volta dal persistere, nel nostra pue-
sc, di resldui di concezioni < medioevali 
e bigotte. ' !. r-

L« coeducazione e da tempo un fatto 
acquisito nei corsi anteriort e posteriori 
a quelli clementuri, ossia nella scuola ma-
terna c nelle scnule medic e nell'unirer-
sitd. Tanto piii assurda e dannosa n-
sulta quindi In separuzionc fra ulunnc cd 
alunni dei cinque anni delle scuolc ele-
mentari. ' 

Incombe perd la minaccia die la coe-
ducwione cessi anche nella scuola me
dia dcll'obbligo a causa di un'altra di
scriminazione. die assegna agli alunni ed 
alunne program mi diversi di applicaziom 
tecnidte. Infatti, molti prestdi di scuole 
medic inferiori, fino a teri a classi mt-
ste, hanno cominciato qtiest'anno a crea
te classi separate, non tanto perche essi 
siano persuasi di agire didatticamente 
meglio, ma perche la differenza d\ pro-
ffrnmmi li costringe ad acrobazie per 
combinare gli orari e avcre disponibili-
ta. di locali c di insegnanti. Inoltrc, pesa 
la preoccupazione di assicurare il posto 
di lavoro alle numerosc insegnanti di 
economia domestica, materia oggi * sa-
crificata >. D'altro canto, il gorerno non 
ha ancora previsto la soppressione o la 
radicale modificazione degli anacronistici 
istitxiti fecnict c professionali per le co-
sidette « attivita femminili >, che conti-
nuano a diplomare insegnanti di econo
mia domestica e di materic affini, de-
stinate a incontrarc sempre maggiori dif-
ficoltd d'impiego. 

Nella sua relatione al * piano > della 
scuola per il periodo 1965-70, il ministro 
della P.I., Gul, dichiara di preSccuparsi 
del « rapido adeguamento della scuola e 
dell'azione scolastica alle csigenze origi
nate dalle trasformaztoni soctali >, di im-
mettcre « la scuola nel vivo del rappor-
to con la societd », di togliere « le rigide 
chiusure.... del passato >; riconosce che 
< la societd di oggi it... fortemente carat-
terizzata dal progrcsso nel campo della 
conoscenza scientifica e delle applicazio-
ni tecniche > c che I'espansione della 
scuola deve essere ordinata < in modo da 
cscludere ogni preclusione, ogni preven-
tiva destinazione, ogni gerarchia d'indi-
r'uzo.... >. 

Nella scuola 
di arti graf iche 

Eppure, il ministro democristiann non 
accenna mimmamente a modificare t pro-
grammi della scuola media unica, che 
dovrebbero quindi continuare a rtservare 
ai maschisoli le - applicazioni tecntche 
< che comportano jiroressi di trusforma-
zionc di materie prime di uso corrente 
(es. legno, material! mctallici, materie 
plastiche, ccc.) in oggetti finiti o realtz-
zazioni di modesti impiantt >, menfre alia 
massa di ragazze che domani, operaie e 
contadine, dovranno usare gli impianti 
delle industne moderne di ogni ttpo e 
le macchme agricolc, rvsta preventirata 
la destinazione esclusiva alte apphcazio-
ni < rivolte alia casa e al suo govcrno ». 

Sono, purtroppo, un'eccezione le scuo
le medie italtane che han potato applt-
care la coeducazione per le applicazioni 
tecnichc. A Torino, la scuola cinca d'av-
viamento di arti grafiche, che avera 
sempre rifiutalo Viscrizione alle ragazze, 
sebbene ogni anno molti genitori ne ta-
cessero domanda. con il pretesto che il 
lavoro pratico era troppo faticoso, tra-
sformatasi ora in media, ha accolto final-
mente le olnnne: e potche ha ronserrato 
i precedent! insegnanti di materie tecniche 
(e Vorganico non prevede Va^sunzione di 
uriinsegnante di ecnnnmta domestical, 
le ntanne si dedtcano alle stesse appli
cazioni tecniche dei loro compngm (inct-
sione, folografia. xilografiat, con nsiW-
tflti cos\ soddistacenti che tutu gli alun
ni di ambo i sessi frequentanti quest'an-
no la seconda classe hanno scelto questa 
materia, seobene Jocolfalira 

Anche I'attnale diversitd per sesso del 
programmi di edweozione fistca non rt-
spondc esclusivamenic o comprenitbill 
dtstinzmnt di natura fiswlogica, ma a 
sottnralutazinne della posmnne che la 
donna si e conquntata nella sirctcta con-
temporanca Inlatti. si pretende che Vedu-
cazione fisica dehbn sviluppare nei ma-
schi doti quali «I'nutodisaplina, la disci-
piina morale, la padronanza fisica, lo *pi-
rfto di emtdazionc >, proponendosi per le 

ragazze di favorlre solo < compostezza 
del gesto > o « senso estetico ». 

Hare eccezloni. come la scuola ciuica 
torlnese qui scgnulata, sono in Italia git 
istituti professionali e tccnici ad indiriz-
zo industrialc, agrario o nautico, che ac-
cetttna di hcrivere una ragazza, senza 
tentare di scoraggiarla e invitarla a de-
sistere dal suo proposito All'istituto tec-
nico lestile di litella, centro di una zona 
dove operano decinp di migliain di la-
voratnei tcssili con mansioni anche qua-
lijicate, le donne non sono accolte. 

L'umco monopolto dell'insegnamento 
rtservato alle donne e quello della scuo
la materna, sebbene sia ancora da diia-
r\re se il bimbo dui Ire ai cinque, annx 
non neccssiti di un'educuzione die inte-
gri contemporuneumente quella della ma-
dre e del padie Tuttavia, anche in que-
*to settore le carichc piii alle rcslano oc-
cupute prevalentemente da esponenti di 
sesso maschile, che mai hanno potuto 
avcre esperienza diretta e continna nella . 
scuola per iinjanzia. L'anno scorso, a 
Torino, ebbc luogo il XII Convegno na-
zionale del Centio Didattico per la scuo-

• la materna. ElWiene: con eccezione d» 
una professoresw, tutti i relalori furono 
uommi. 

Donna capitano 
di lungo corso 

In Italia, stiscita ancora le reazion't piu 
disparate il jatto che una giorane. mal-
gradn tutto, raggiunga un diploma inso 
lito per le donne c voglia dedwarsi ad 
una carrieru da cui le donne ituliane 
sono sempre state tenute lontane. Nel 
19G3 all'istituto tecnico agrario di Cone-
gliano Veneto, terra di vigneti, due ra
gazze superarono brillantcmente gli esa-
m't di abilitazionc per periti enotccnicl. 
c Diamo il dovuto risalto a questa lieta 
notizia — scrisse la rivista Vini d'ltalia . 
(novembre 1963) — ...non solo per ral-
legrarci con le due brave neodiplomatc 
che entrano a far parte della benemerita 
catefioria- degli enotecnici, ma anche per
che l 'avvenimcnto ha carat tere eccezio-
nale: infatti, salvo errore, bisogna ri- , 
salire ai primi anni di questo secolo per 3 
n t rovare un'altra donna enotecnica: si 
tratla della signora Rosa Sacchi. ora do- -
cente presso la Pacolta di Agraria della t 
Universita di Perugia, che consegui il di- * 
ploma nel 1909 presso la stessa scuola di 
Conegliano... >. 

Ma e raro che la stampa borghesp in-
coraggi le donne a intraprendere carrie-
re considerate < nuove > ed aiuti uomini 
e donne a supcrare radicate forme di co
stume e mentalita retrivc. Ben piii frc-
qucnte e il ricorso all'ironia, al dilegio, 
all'offesa volgare e lasciva. Quando, cir
ca un anno fa, unaigiovane, diplomatasi 
capitano di lungo corso, s'imbarco su una 
motonave come allieva ufficiale, propria 
una riuisfa scolastica. La voce della scuo
la libera, osd scrivere in prima pagma: 
€ Sara il suo istruttore o altro collega o 
superiore o forse lo stesso comandante 
della nave che, in una notte di guardia, 

1 tra bussola e timone, le faran cambiar 
rotta. dirigendola con un flirt al chiaro 
di luna vigilata dall'Orsa minore, a get-
tar Tancora del suo cuore romantico nel
la piccola darsena di un menage a due. 
lontano dalle tempeste del mare, dove, 
invece di dirigere le manovre di bordo, 
prender cura della prole da smocciare e 
da avviare a una scuola che forse non 
sara un istituto nautico, ad espiazione di 
una c a m e r a mancata. ...» (n. 1-2, 1964). 

E Vlstituto bancario di S. Paolo, che 
sfrutta il lavoro di cenlinaia di impie-
gate (ftno all'anno scorso escluse da ogni 
concorso interno e per le quail I7stituto 
non ha ancora applicato la paritd sala-
riale come impone la legge), ha permesso 
che fosse pubblicato nella sua rivista di 
varieta cconomica. Le stagioni. un arti-
colo sull'accesso delle donne nella magi-
stratura. dove, fra I'altro, si legge: « Ab-
biamo sempre avuto pena nel vedere tan-

' te giovinette costrette contro natura alia 
disciplina degli studi tecnici. dei concorsi. 
degli impieghi. dei rapporti di affari. . 
Ci fanno pena queste nostre future ma
gistrate. E ci fanno pena gli uomini. che 
hanno dovuto abbandonare tutti i loro 
sogni di vergini btancovestite, di trecce 
bionde e di chiome sciolte al vento. per 
accontentarsi della ngida eleganza del 
tailleur .grigio e del domenicale abito 
sportivo, ma che ora dovranno trovare ele
gante anche il tocco e la toga... > (anno 
IV, n. / . ; . 

A queste non infrequenti postziom rea-
zionarie il movimento italiano di emanci-
pazione femminile ha gid opposto, dopo 
la Liberazione, vittorie concrete, ennqm-
ttate con dure lotte. Ma molto resta an
cora da fare, ed e compito dei partitt 
democratici. oltre che delle Ossociaziom 
femminili, di intervenire con un'attivitd 
propagandtstica di massa e con un'azione 
legislativa, quale i comnnisti hanno gid 
srolto, come dimostrano i • progetti di 
leppe. le mozioni. le mlcrrogaziom • da 
es«i presentnti al Portamento, ove, de-
nnnciando le discrimination* fra i due 
sessi tvttora esisfcnti nella nostra • so
cietd. propongono una rifarma democrati-
ca che spazzi finalmente via dalla scuo-

. In. e fuori dalla scuola. tul le le stortiire 
ideal} e di costume, triste retaggio dei 
passati domini del clero e del fascismo. 

Giorgina Arian L«vi 
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l'<autodirezione> 

ZAGABKIA. novembre. 
Nelle scuole jugoslave si e 

giunti ad una svolta decisive per 
quanto riguarda la loro direzione: 
esse infatti sono state rese indi-
pendenti ed autonome, affidan-
dole alia guida ed alia gestione 
diretta della collettivita ciie in 
esse lai'ora. In sostan/a, cioe, si 
e applicato quel principio de i rnu-
topeslioiu'. che gia da dieci anni • 
e in vigore nelle fabbriche e nel
le aziende e che ha dato notevoli 
risultati nel settore economico 
della vita jugoslava. 

Tali risultati e tali esperienze 
oggi vengono riportati ed appli-
cati alle scuole, e cioe ad un, . 
settore part icolarmente delicato' 
ed * importante, nel < quale, < come 
prima fase, si era gia sperimen-
tata la direzione collettiva attra-
verso i consipli scolastici, compo-
sti in • prevalenza ' da rappresen-
tanti di organi politici e sociali, 
con lo scopo, appunto, di legare 
piii s t re t tamente la societa alia 
scuola ed insieme risolvere i vari 
problemi che andavano - matu-
rando. , • • .<. • , 

L'importantissima funzione del 
consipli scolastici, che ha avilto 
un peso notevole e positivo - nel 
progresso , generale della' scuola 
jugoslava, risultava perd in pa r - ' 

te limitata dal fatto che. essendo 
i consigli composti da numerose 
persone impegriate in vari posti di 
lavoro, non potevano venire ce-
lermente riunlti per esaminare i 
problemi , urgenti che potevano 
scaturire ogni giorno dalla nor-
male vita scolastica; inoltre. non 
sempre i suoi component i. «ip-
punto peiche non impegnati di-
ret tamente nel lavoro della scuo
la, potevano individuare precise 
situazioni e, quindi, concorrere a 
risolverle. Per tale ragione si e 
vista la necessita, dopo le prime 
esperienze, di consegnare la di re
zione delle scuole agli insegnanti. 

, v-,Non,s! tende, pero, in tal modo, 
ad elimlnare ilrconsiglio scolasti-
°co, che molto"ha fa t to 'hel passato 
e che soprattutto e servito a sta-
bilire dei contatti molto profon-
di tra alunni, insegnanti. genito
ri e organi sociali e politici, ma 
di reinserirlo in una nuova for-

• mula di . direzione, nella '• quale 
esso 'v iene ad avere dei compiti 

' importahtissimi proprio perche 
continua a costituire il mezzo at-
traverso il quale la societa inter-
viene con proposte ed opinioni af-
flnche la scuola non si estranei 

, dalla vita pubblica. 
•• Nel nuovo sistema di autodire-

' zione, il consiglio e composto da 

persone che si occupano della 
collaborazione e ' del collegamen-

• to tra societa e scuola. Per cui, 
tra i vari scopi che esso si pro
pone di raggiungere, ci sono quel
li dell'assistenza sociale, dell 'atti-
vita extrascolastica, ecc. Del Con
siglio fanno parte i lappresen-

. tanti di organi/zazioni come quel
le della Nostra Infnnzia o del Cir-

.colo Italiano di Cultura (per le 
scuole del gruppo nazionale i ta
liano che operano a Fiume ed in 
Istria). genitori. insegnanti (ma 
in numero piii ristretto e solo con 
funziom di collegamento con la 
scuola). 

Chi guida tut to il lavoro del
la scuola e' quindi la collettivita 

'di • lavoro, * alia quale appunto 
spettano tutti i compiti necessarl 
affinche la scuola esista e fun-
zioni. La colleltiuiln di lavoro e 
l'organo piii importante dell 'auto-

.. direzione ed • e dire t tamente re-
' . sponsabile del buon andamento 

di tutta - l 'attivita scolastica. Di 
essa fanno parte tutti coloro che 
compongono il personale della 
scuola, dal bidello al direttore, i 
quali poi si esprimono attraverso 
il comitato direttivo che viene 
eletto e che ha funzioni esecutive 

- per quanto r iguarda le decisioni 
' della collettivita. * 

L'anfiteatro 
della facolta 
dl agronomia 
di Nov! Sad 
durante una 
lezlone 

II comitato direttivo (che e gul-
dato da un presidente), tra I'al
tro, elabora il piano di lavoro, 
provvede all'esecuzione degli atti 
discussi dalla collettivitd di lavo
ro o prcsentati dal consiglio del
la scuola. Infine, e'e la figura del 
direttore. il quale ha la supervi-
sione della ammimstrazione del-
1'istituto scolastico, delTattivita 
pedagogica, esegue le decisioni 
della colleftii'iln di lavoro, del co
mitato direttivo, del consiglio del
la scuola. del consiph'o depli in-
scpnanfi e rappresenta la scuola. 

Questa la nuova organizzazione 
della scuola in Jugoslavia, che ha 
cominciato ad ent rare in funzione 
in questo mese, dopo le elezioni 
dei vari organi avvenute in ot-
tobre. Nella sua sostanza, la no-
vita piii importante e quella che 
si riassume, parafrasando quella 
per i consigli operai, nella frase 
la scuola agli insegnanti, i quali 
dovranno collettivamente unire i 
loro sforzi e collettivamente de-
cidere di tut to quanto avviene 
nella loro scuola, interpretando 
quelli che sono i desideri della 
societa per un suo sempre piii 
ampio sviluppo. 

I. m. 

Perche la 
scuola serale > 
deve essere 

pubblica 
Cifre eloquent! snlla quality dell'insegnamento 
impartrto dai privati ~ Nel '61,103 mila al-
lievi frequentarono corsi con diirata inferiore 
a cinquanta ore di lezione e 10.190 allievi 
corsi con durata inferiore a dieci ore di lezione 

Una prnpo>ia Hi Icf^e del 
P.C.I. in \ I J ili prcienlazinne, 
pre»eilc fra I'aliro — nrll'af-
fniniarr il problrma (IrH'i&lru-
zione lerni<*a e profrssinnale 
— rhe lull! ^li i-tituii ^rron-
dari p«««ano aprirr yperiali 
ror«i «<rali. l-a qur^iionr del
la rrrazinne «!• uni sniola sr-
rale. cr»me *rimla parallela e 
in llllln rnnf.irme ai rnrsi iliur-
ni. Iia una (ramie imphrlan-
za per mila la joricla ed e 
gianla a on punio <li malnra-
zior.r. G i i ozf i . un zramli^i-
mn numci-rt di zio\ani fre-
quenia scuole aerali. ma non 
e lo ?iaio ehe olfre loro que
sta pfwihil i la. bcn*i »arie isli-
luzioni. per la qna*i Inialita a 
earallere pritain. I^i srunla se
nile e. «empre. una «ruola arte-
MM, un eaempio Hi inailoa-
zione del Hellaln roMiluzinna-
le ai Hanni proprio Hi quelle 
eategorie rhe Hebhnno tnmma-
re il la*nro alio nfonto per 
promrar*! un*i«inizinne 

» l «olo «elinre ilei enru 
prolrsunnali si r<>nla\ano. nel 
l«)ftl, l.lln r«»r«i Mrali . ct»n 
112.402 i»rrilli Ahri 1 ^ 2 ror-
• i . run 38 917 i*rrilli. ri«ulla-
«ann atl nrario mitin. A ire 
anni di Hislanza.' per q«e«lo 
»o!o seltore (cioe eselmlenHo 
le tcuole che preparano ad 

esa mi nell' ordine wolasliro 
normale), si pan ralrolare die 
gli isrrilli a qae^li cor^i siano 
passati 6a ISO a 200 mila 
- Non staremo a fare il rnn-
to Hri milianli rhe roslano 
qnesli rnr«i alle famielie An-
ror piii rile* ante, forse, e la 
in<umrienza didallica di que
st i rorsi. die e problema ge
nerate dei rorsi professionali 
ma — per forza di rose — 
partirolare della scuola serale 
D'allra parte, nun e la man-
ranza Hi ror«t serali regolari 
presso le sru«»le puhblirhe rhe 
frpincr decine di migliaia di 
gio«ani ad aftldarri ai eottdel-
li rorsi tti adrlcslrtirncnlo? 

Aleiini dati rirra il rarallere 
Hi questi corsi danno un'idea 
del lirello Heirinsegnamento. 
Ciliamo sempre il 1061: in 
qoelTanno. 103 mila al l ied 
frequentarono corsi con dura-
la inferiore alle 50 ore di le-
zioni. teorirhe e pralirhe. Ma 
ri sono slali corsi Hi durata 
inferiore alle 10 ore ili inse-
gnamento: li frequentarono 
lO.IW cinvani. con qnale pro-
fillo si pno imma^inare. 

In qne.iln fenomenn si *. 2 
AM \m esiremn ' airaltrn: da 
quello eoslitailo dai corsi per 
ftio\ani ctmtaHini per i qral i 
le 50 ore di lezione tono Ma

te rilenute. nella niazzior par
te dri ra»i, piii rhe sumcicnli 
a dare una « formazione uma-
na e profcj'ionalc t> (e infalli 
su 66 mila isrrilli. ben 33 mi
la rireirl lero meno <li 5ft ore 
Hi lezioni). alTaltro delle scuo
le pri\ate rhe. or^aniz/ate co
me *ere e proprie impre-»c 
promctlonn la preparazione ul-
trarapiHa a esami e rarriere 

Una sruola serale puhhlira 
polrebbe oggi.' nnita alia ri-
slraliarazione degli isliluli tec
nici. av«nrliirr gran parte Hi 
que«ii falli ahnonni O r t o . il 
problema e molto serio. per-
Hie at Iratta Hi richiamare al
ia sruola Hri z iot jni che han
no inizialo iin'atlivila lavora 
l i \a . che non possono essere 
gravati ercr«sivamente e che 
hanno. quasi sempre. Hei pun-
l i Hi partenza Hisparati e tat 
t'allro che favorevoli. 

Sul mezzo milionc di isrril
li ai corsi professionali Hel 
I%1 \e n'erano 103 mila che 
erano <tali ammessi senza la 
rirhirsia di un lilolo Hi si 11 
•lio: I I mila ton il litnlo del
ta terza elementarc e hen 261 
mila eon la sola quinta ele
mentarc. Alia stragrande mag-
gioranza di east, quindi. non 
si rirhtcae di arer compiuto 
la scuola deU'obb!igo: e eib. 

appunto. per lener ronto di 
una siluazione di fatto. 

L'allro elemenlo da conside-
rare. nella creazione di scuole 
serali puhblirhe. e il supera-
menlo — in molti rasi — del-
lela srolaMiea. 5cmpre sul 
Halo Hel 1961. si a\etano al-
lora 32 mila isrrilli con meno 
•li 14 anni e 260 mila di 14 e 
IR anni Ren 165 mila iseri 
l i . tuttaiia. *trvann oltre 
anni. P110 la scuola pubblica I 
s\olgere un'azione di recupero, I 
rhe rorri«ponHe. Hel rcsto. a • 
un' a«pirazione <liffn«a nella | 
nuova generazione di operai | e t c o e l e % 

e conta«lini? >oi nteniamo di I t e c n j c n e ^344 
si. 

Î » condizione e che si con-
cepisra ditersamrnle Ha quan-

fa non solo 

e la franc 
il - I degli in 
IR ' matica. 

F R A N C I A 
Si e calcolato che la scuo

la franceae manca del 40 % 
naegnanti di mate-

del 21 % di quelli 
di acienze naturali e del 
19 c'c degli inaegnanti di ma
terie letterarie. 

* » » 
Ad un aumento delle aule 

aecondarle 
aono le 

nuove aule costruite que-
at'anno in Francia — al 
contrappone una creacente 
diminuxione dei giovani che to fa non solo il «piano • aimmuxione oei giovani cne 

(iui * ma anrhe la slessa Com- | a queite scuole ai iscrivono. 
missione tTindapne mila scuo- t T U N I S I A 
In. I'impegno Hello Slalo nel 
I' espansione delle tlrntture 
•rolastirhe, ponendosi I* ob-
biellivo di una sruola pubbli-
ra capare Hi a«sorbire tulle le 
esigenze H"islruzione e forma
zione professionale. oggi con-
segnate alia spernlazione di 
grappi ronfessinnali e pri\ali 

La Tunisia ha organizzato 
una larga rete di eentri di 
educazione aoclale per estir-
pare, tn t ro il 1965, la piaga 
dell 'analfabetlsmo. 

S O M A L I A 
Quest' anno sono state 

create ' in Somalia scuole 
destinate- agli adulti, nel 

• quadro dell'azione per man-
K f t f l Z O S t e f a n e H i l *enere e aviluppare le 

. noscenze degli adulti di 
CO-
ra-

Ricordo di 

Maria Maltonl 

La 
maestro 
di San 
Gersole 

Nella foto in alto: operai eui 1 cente arfabetluaxlona. I 
banchi di una eeuola eerale L _ _ _ _ ^^ ^ _ , _ « ; 

Snn Gersole b un paese tra 
le colline, a due passi da Fi-
renze. Molti anni la, forte 
ipinllnrdici o tittimliei, an dai a 
viularc la scuola di Maria Mai-
loni. la tnae%lra che il 18 no-
icmbrp hn conclnso la sun vita 
a seltanlai/uallro anni. Faceva 
scuola in una casa non molto 
dissimile a quelle dei contadini 
dei poderi d'intorna: un can-
cellctto. un marciapiede, una 
porta, poi le mile. Quando en-
IrHi". i ragnzzi Ivcarono gli oc-
r/u" r- «ii ilcttern into *<\itUlnntp 
liiumgiorno. Si alzarotto, di 
nuovo si sedellvro r ricomin-
tinrono a scriifrv e 1 discgna-
re *ui loro tniudvrm. Krano i 
qtiaderni di San Gersole. A 
quel tempo, la scuoln di Maria 
Slnltoni era giii nota, ma non 
come ora; e quei quaderni non 
erano ancora divetttati volumi 
da far vedere in giro per il 
mando. • .*-. - .*• 

Marin Malloni mi imitb a 
segulre i ragazzi nel loro la
voro. Era una donna gia avan-
ti negli anni: alia, con un vol-
to nohile e into sguardo inlel-
ligvnte, cnlmo. C.omincio a par-
larmi della sua scuola. dei suoi 
ragazzi, del suo nielodo di in-
segnamento. Gli scolari conti
nual aim iranquilli. t\on so, ma 
credo di essere 5/0/0 uno dmi 
primi giomalisti a salire fino 
a San Gersole per parlare eon-
la maestro, e quei ragaxzi non 
dovevano essere ancora abitua-
ti a scntirsi al centro delFinte-
resse dei pedagogisli. Quelli 
che sono lennii dopo devono 
averci fntlo I' abiludine. Non 
passava giorno ' che qualcuno 
non entrasse in quell'aula: Ho
ve non e'era nulla di patetico, 
dove tutto era semplice, anchm 
modcslo, anche povero, mn 
chiaro e razionale. Maria Mal
loni, orntai, era celebre ovmn-
que. Ma quella mia vecchia •>»-
sita alia sua scuoln dovelle mp-
parire come un'inirusione o aVta 
stranezza, non tanto alia mme-
stra. quanto ai ragazzi. ' 

Chicsi che qualcuno leggesi* 
il compilo, quello che avevm fi. 
solto gli occhi. Si alzb uno, poi . 
un altro. Quando avevano fini-
to di leggerc, venivano a far-
mi icderc i disegni. Stupitn 
dalla braiura di quei bambini. 
alia fine flirt o tisto i compiti 
di tutti. Ognuno vi raccontmvn 
la propria viln. Tutti scriveva-
no corretlamente — in quel lo
ro loscann parlalo, non < tol-
to *. non letterario o impmra-
ticcio —. tutti saperano 4itm-
gnarr. tutti avevano idee da 
esprimere. Quando mai mi era 
capilato di vedere una classe 
di bambini in cui non si no-
tassero difference tTtntelligen-
zn, di hnonn volontn. Hi cmrmt-

, tere? 
Feci questa domanda a Ma

ria Malloni. IM rispoua mi ri-
relft il fondamento del suo me-
todn. Serena, sorridenie, disse: 
w Tutti i bambini sono hravi. 
Son ci sono bambini cattiri >. 

// suo segrelo di integnentm 
era proprio in questa risposta: 
nella sua fiduria nei bambini. 
C.hr e come dire: fidncia nelle 
qualilh migliori dtiruomo Ba-
sta snperle indiiiduare, /aWe 
lieiilare. riuwre a farle eapri-
merc. I bambini non trorerano 
nulla di difficoltov* nelfapali-
carsi Si esprimerono porUmdo 
nl liiello della ragione i loro 
sentimenti e le loro abitrndtni. 
Con impararano m conoscere il 
rente e il rapporto delTuomu 
con esso 

Oggi molti allievi di Maria 
Malloni sono grandi* hanno fi-

, gli che, a loro rolla, sono ata
ri nllieti di Maria Malloni. 
Tultn genie, come u dico dn 
quelle parti. «dirilla •. Attn 
tew da del In maestro sndelisin 
di San Gtrstdi sono ereadnti 
i«ominf vert. , 
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