
PAG. 6 /cu l tu ra l ' U n i t à / venerdì | . dicembre 1964 

ti >' 
fT,— 
| I «TRANELLI» DEL «PIANO GUI 
I 

» 

privata: 
la moltiplicazione 
...dei contributi 

la scuola La pedagogia e le scelte ideali 

L'astratta società 
di Lamberto Borghi 
Due libri su « Scuola e comunità » e « Scuola e ambiente » 

Il grande e lussuoso Istituto scolastico confessionale a Roma: il collegio «Mons. Tozzi-

l i c r i t e r i o s t a b i l i t o dal pi uno dui — 
c ioè il m a n t e n i m e n t o , s e t t o r e pe r s e t 
to re , d e l l ' a t t u a l e r a p p o r t o fra spese p e r 
la scuo la s t a t a l o e c o n t r i b u t i a l la s c u o 
la p r i v a t a — p o r t a in r ea l t à , nel q u i n 
q u e n n i o , a u n a u m e n t o di c o n t r i b u t i 
p e r le scuo le p r i v a t e m o l t o più for te 
d e l l ' i n c r e m e n t o c o m p l e s s i v o de l l a 
s p e s a pe r la s c u o l a : e c iò p e r c h e i 
s e t t o r i in cui si p r e v e d e un più fo l t e 
s v i l u p p o sono p r o p r i o que l l i ( in p a r 

t i co la re la scuola m a t e r n a ) in cui il 
r a p p o r t o a t t u a l e e n e t t a m e n t e favo-
l e v o l c a l la scuola p r i v a t a . 

Infa t t i , c o n s i d e r a n d o a n c h e solo 1 
capi to l i del piano in cui e fa t to e s p l i 
c i to r i f e r i m e n t o ai f i n a n z i a m e n t i a l l a 
scuola p r i v a t a , a b b i a m o q u e s t e p r e 
vis ioni di c o n t r i b u t o a l la scuo la p r i 
v a t a pe r ' i d u e ann i t e r m i n a l i 1965 
e 1970): 

Firenze: una 
recente mani
festazione di 
studenti uni
versitari per 
la r i forma del 
« pre-salario » 

P e r s o n a l e scuo le e l e m e n t a r i pa r i f i ca te . . 
Scuo la m a t e r n a p r i v a t a ( c o m p r e s a ed i l i z ia ) 
Scuole m a g i s t r a l i 

196.-» 
4.!)f>2 mi l ion i 
3.455,3 mi l ion i 

164,3 mi l ion i 

1!»70 
5.301,'J mi l ion i 

19.9G7.3 mi l ion i 
408,2 mi l i on i 

Per la riforma del «pre-salario» 
T o t a l e 8.581,6 mi l ion i 25.677,3 mi l ion i 

In sos t anza , d a l '65 al '70 il c o n t r i 
b u t o a l la scuo la p r i v a t a ( p e r ques t i 
soli cap i to l i ) p a s s e r à da 8.581.6 mi l io 
n i a 25.677.3, c ioè s a r à a l l ' i nc i r ca t r i 
p l ica to , m e n t r e , ne l lo s t esso pe r iodo , 
l ' i n c r e m e n t o de l l a spesa c o m p l e s s i v a 
de l lo S t a t o p e r la scuo la s a r à so l 
t a n t o di poco più del 40 p e r cen to . 

S i a m o d u n q u e di f ron te a d u n n u o 
v o tranello: p o i c h é il s e t t o r e p e r il 
q u a l e si m a n i f e s t a l ' e s igenza , p e r c e n 
t u a l m e n t e . di u n a m a g g i o r e e s p a n 
s ione r i spe t to a l l a s i t u a z i o n e a t t u a l e 
è p r o p r i o q u e l l o de l l a scuo la m a t e r 
n a ( d o v e oggi è d o m i n a n t e la posi
z ione dei p r i v a t i ) , c o n t i n u a r e a consi -
d e i a r e s e c o n d a r i o 1 l ' i m p e g n o dirette» 
de l lo S t a t o in q u e s t o s e t t o r e significa, 
ne l comples so , a s s i c u r a r e di a n n o in 
a n n o a l la scuo la p r i v a t a f i n a n z i a m e n 
ti p e r c e n t u a l m e n t e c r e scen t i . 

Si pens i , del r e s to , c h e . s e c o n d o il 
D i s e g n o di l egge m i n i s t e r i a l e p r e s e n 
t a t o a l la C a m e r a , so lo c e n t o m i l a b a m 
b i n i . nel '70, d o v r e b b e r o f r e q u e n t a r e 
l a scuola m a t e r n a s t a t a l e . C h e ciò s ia 
in c o n t r a s t o con la C o s t i t u z i o n e , a 
Gu i o v v i a m e n t e n o n in t e r e s sa . 

Si può fa re a n c h e u n a l t r o ca lco

lo. S e da l b i lanc io de l l a P 1. si sot
t r a g g o n o le spese di c a r a t t e r e g e n e 
r a l e o e x t r a s c o l a s t i c o ( p e r s o n a l e , am
m i n i s t r a z i o n e c e n t r a l e e pe r i f e r i ca . 
b i b l i o t e c h e e a c c a d e m i e , e d u c a z i o n e 
p o p o l a r e degl i a d u l t i ) e q u e l l e p e r la 
U n i v e r s i t à e la r i ce rca , e si c o n s i d e 
r a n o i cap i to l i r i g u a r d a n t i l ' e span
s ione v e r a e p r o p r i a d e l l a scuo la . 
d a l l a scuo la m a t e r n a a que l l a m e d i a 
s u p e r i o r e , si v e d e c h e le p rev i s ion i 
di spesa p e r ques t i cap i to l i sono d i 
82.290.3 mi l ion i nel '65 e di 217.180.7 
mi l ion i nel *70; su q u e s t e c i f re , i con
t r i b u t i a l l a scuola p r i v a t a ( s e m p r e 
solo quel l i e s p l i c i t a m e n t e confessa t i ) 
i n c i d e r a n n o , nei d u e a n n i , r i s p e t t i v a 
m e n t e p e r 3 619.6 mi l ion i e p e r 
20.375.4 mi l ion i . C ioè : i c o n t r i b u t i p e r 
la scuola p r i v a t a s a r a n n o m o l t i p l i 
ca t i quas i pe r sei ; que l l i p e r la s c u o 
la pubb l i ca pe r poco più di d u e vo l t e . 
L ' i n c i d e n / a ilei f i n a n z i a m e n t i a l l a 
scuola p r i v a t a su l la s p e s a compless i 
va pa s se r à da m e n o del 5 p e r c e n t o 
nel 1965 a quas i il 10 p e r c e n t o ne l 
1970. 

a. eh. 

I / U N U R I h a p r e s e n t a t o u n o sche
ma di p r o p o s t a di l egge p e r la rifor
m a de l pre-salario c h e . i n s i eme a 
q u e l l o r e l a t ivo a l l a demoerat i / . /az iom» 
e a l l ' a u t o g o v e r n o d e l l ' U n i v e r s i t à , si 
c o n t r a p p o n e p o s i t i v a m e n t e a l l e sce l 
te c o n s e r v a t i ici e a n t i d e m o c r a t i c h e 
de l m i n i s t r o de l l a R I . e de l l a DC. 
c o s t i t u e n d o un c e n t r o p rec i so di ri
f e r i m e n t o pe r la v igo rosa az ione uni 
t a r i a c o n t r o il p i a n o Gui i n t r a p r e s a 
dag l i s t u d e n t i in t u t t i gli A tene i 
i t a l i an i . 

L'assegno di studio universitario 
— v i e n e g i u s t a m e n t e so t t o l i nea to 
d a l l ' U N U R I — n o n solo d e v e r a p 
p r e s e n t a r e u n o degl i s t r u m e n t i es
senz ia l i p e r la c o n c r e t a a t t u a z i o n e 
de l l a n o r m a cos t i t uz iona l e c h e r i co 
nosce a t u t t i i g iovan i capac i e m e 
r i tevol i il diritte» di r a g g i u n g e r e i 
g r a d i p iù a l t i de l l ' i s t ruz ione , m a ri
s p o n d e a n c h e a l la c o n s i d e r a z i o n e del 
c a r a t t e r e di v e r o e p r o p r i o investi
mento sociale che l ' a t t i v i l a de l lo s tu 
d e n t e r ives te , spec ie ai l ivell i s u 
pe r io r i . 

In b a s e a l lo schema, l ' a m m o n t a r e 
de l l ' a s s egno d o v r e b b e es se re fissato 
in 300 mi l a l i r e a n n u e pe r gli s tu
d e n t i c h e a p p a r t e n g a n o a famig l ia 
r e s i d e n t e nel C o m u n e ove ha sede 

l ' U n i v e r s i t à ' o in loca l i t à d a cui la 
s ede possa e s se re r a g g i u n t a q u o t i 
d i a n a m e n t e e in 500 mi la l i re a n n u e 
p e r gli a l t r i . 

Ques to m i n i m o , t u t t a v i a , po t rà es
s e r e acc resc iu to di u n a s o m m a d e 
r i v a n t e da l l ' i nd ice del costo del la 
v i t a de l le c i t t à sedi d 'Un ive r s i t à do 
ve lo s t u d e n t e si t rova , m o l t i p l i 
c a t o ' p e r un. coeff iciente v a r i a b i l e 
( fissato ogni a n n o da l Consig l io na
z iona le de l le O p e r e U n i v e r s i t a r i e ) . 

A n c h e i r equ i s i t i p e r l ' ammiss ione 
a l concorso sono n o t e v o l m e n t e es tes i : 
v i p o t r a n n o p a r t e c i p a l e , infa t t i , t u t t i 
gli s t u d e n t i a p p a r t e n e n t i a famigl ie 
c h e f ru iscano di u n r edd i to n e t t o 
comples s ivo n o n s u p e r i o r e al reddi

to m e d i o f ami l i a r e de l la p rov inc ia 
di res idenza , a u m e n t a t o di u n t e r zo 
p e r ogni figlio a ca r i co e di u n a som
m a v a r i a b i l e d ' i n c r e m e n t o n o n in fe 
r i o r e a un d e c i m o del r edd i t o m e d i o 
s tesso , d e t e r m i n a t o ogni a n n o da l 
Cons ig l io n a z i o n a l e de l le O p e r e Uni
v e r s i t a r i e ( sono cons ide r a t i a car ico 
a n c h e i figli m a g g i o r e n n i , fino ai 26 
a n n i , se s t u d e n t i u n i v e r s i t a r i e s e n 
za redd i t i p r o p r i ) . 

H a n n o d i r i t t o a l l ' a s segno : a) gli 
s t u d e n t i c h e s ' i sc r ivono al 1. a n n o 
di corso u n i v e r s i t a r i o dopo a v e r su
p e r a t o gli e sami di m a t u r i t à e t n 

ab i l i t az ione in u n ' u n i c a sess ione o in 
d u e sessioni (ne l qua l caso o c c o r r e r à 
a v e r e o t t e n u t o u n a vo taz ione m e d i a 
n o n infer iore al vo to m e d i o g e n e r a l e 
a t t r i b u i t o da l l a C o m m i s s i o n e d ' e s a 
m e , d i m i n u i t o di u n v e n t e s i m o ) : 
b) gli s t u d e n t i che s ' i sc r ivono agli 
a n n i d i corso success ivi al 1. a v e n d o 
a d e m p i u t o a l l ' obb l igo di f r equenza 
e s u p e r a t o , senza a l c u n a r ip rovaz io 
n e , al t e r m i n e de l la sess ione e s t iva , 
a l m e n o la m e t à m e n o uno degl i e s a 
mi p rev i s t i dal piai io di studi con 
u n a vo taz ione n o n in fe r io re ai 24/30 
o al vo to m e d i o g e n e r a l e d i m i n u i t o 
di 1/20 (se si t r a t t a di s t u d e n t i c h e 
s ' i sc r ivono al 2. a n n o di corso) op
p u r e che a b b i a n o s u p e r a t o a l le s t e s 
s e condizioni i r i m a n e n t i e sami d e l 
l ' a n n o p r e c e d e n t e e la m e t à m e n o 
u n o degl i e s a m i p rev i s t i pe r l ' a n n o 
accademico in corso (se si t r a t t a di 
s t u d e n t i che s ' i sc r ivono al 3. a n n o o 
a que l l i success iv i ) . 

Gli s t u d e n t i che usuf ru i scono de l 
l ' a s segno , che d o v r à e s se re c o r r i s p o 
s t o in r a t e t r i m e s t r a l i e s a r à , d i re
gola . in servizi (ma in ogni caso u n a 
p a r t e d o v r à e s se re co r r i spos t a in de 
n a r o . pe r le spese m i n u t e ) , s a r a n n o 
e sone ra t i da l p a g a m e n t o de l l e t asse . 
s o p r a t a s s e e c o n t r i b u t i di qua l s ias i 
g e n e r e . 

Un convegno a Vidiciatico (Bologna) 

Il tempo libero degli adolescenti 
L'incontro è stato promosso da « Il giornale dei genitori », dalla cooperativa CARI di Bologna e dall'ARCI 

[ V I D I C I A T I C O ( B o l o g n a ) 
d i c e m b r e . 

Si è scolto a Vidiciatico. 
provincia di Bologna, un 

ìeminario sui problemi del 
| f e m p o libero degli adole

scenti nei giorni 6. 7 c 8 
{dicembre. Il seminario era 

ìtato organizzato, oltre che 
la II g i o r n a l e dei g e n i t o r i , 
falla cooperativa CARI di 
ìologna e dall'ARCI: hun-
io partecipato ai lavori 
inchc rappresentanti del 

?mune di Bologna ed al-
u»»-»ducnfori dell'UlSP. 
quau. du-ersi organismi 
%™%Aà™ consistente concorda , . . . 
verni . Il «// "creativi e 
vrebbe toccare "«efori» e 
Ungheria e Corganizza-
effettuerà p rob .dc i pio-
maggio del 1966 regioni 
è stato proiet tato •arnen-
a Mosca e a Lei.*,, 
Terrorista Lo stesso • qen-

di partecipato po': ad un , 
sione sul film, ne l l ' ami 
l 'unione dei cineasti se 

Il pubblico dc l lTRSS 
condo De Boso . e sompri 
do di spettacoli italiani 
Stabile torinese ha interi; 
di portare nei paesi soc. 
opere come N Buaiard 
Goldoni. Liolà di Tirane 
Bertoldo a corte di Dursl. 

minandola con i più mo-
derni orientamenti e svi
luppi del movimento ope
raio e della società. 

In questo senso, gli orga
nismi democratici espressi 
dalla iniziativa popolare. 
non solo sostituiscono la 
azione dello Stato dove 
essa è insufficiente, ma le 
offrono anche uno slimolo, 
un esempio, un'esperienza 
preziosi, riconoscibili in 
una serie di direttive già 
applicate e provate al ban
co della realtà. L'Italia 
reale, insomma, integra e 
anticipa quella legale e la 
coscienza di vivere un mo
mento di crisi e di rivolu
zione ideale e sociale, oltre 
alla convinzione di appor
tare un contributo decisivo 
per imprimere una svolta 
costruttiva al processo ci
vile generale, anima le 
coscienze di quanti, ammi
nistratori ed educatori. 
lianno partecipato, in un 
elima di viro entusiasmo, 
ai lavori del convegno. 

Diffìcile riassumere in 
breve S}tazio l'andamento. 
i problemi, i risultati, ma 
noi crediamo che il punto 

. centrale e più significativo 
del dibattito e della elabo-

: razione del seminario sia 
stato proprio quello — rf-

S C I P Ì V O I I f t p e f ' n m o — dell'aver impo
stato la questione dcll'edu-

azionc e del tempo l ibero 
« R f f l C f A C ò ' r f * ' {iiov9ni neì Quadro del-

* FRANCOFORTE. 
Il diret tore della Societk 

la protezione degli animali • 
Germania occidentale ha r 
ci tato con la massima urj 
Gina LollobriRida a smet t ' 
indossare pellicce di leo 

La moda di por ta re r 
di leopardo e di al t r i i 
a pal i* macula ta nume 

le attuali condizioni sociali 
* e in rapporto con il peso 
'• ed il valore che oggi il mo

vimento operaio italiano 
rappresenta nella vita e nel 
progresso dell'intero paese. 
Il che è stato poss ib i l e p e r 
la modernità della consa

pevolezza pedagogica dei 
partecipanti, ma anche per
ché tra essi si trovavano 
Insieme uomini politici, di
rigenti di enti locali ed 
insegnanti, le cui comuni 
esperienze, ragliate e com
parate, hanno permesso di 
vedere molto chiaramente 
lo stretto nesso tra il pro
blema educativo e quello 
politico e sociale generale. 

Sul tempo libero dei gio
vani. si è detto, si è lancia
ta l'industria culturale di 
ma*sa. con l'intento di ste
rilizzare gli slanci e gli 
ideali giovanili, offrendo e 
imponendo modelli di va
lori e di comportamento 
che permettano l'integra
zione e la subordinazione 
delle nuove generazioni al 
sistema sociale costituito 
Ma l'elemento profonda
mente nuovo della odierna 
situazione italiana, che ci 
differenzia in modo netto 
da tutte le altre nazioni ca
pitalistiche. è rappresenta-

• to dalla presenza di un for
te movimento operaio, che 
ha acquistato avanzate po
sizioni di potere locale v 
che continuamente svilup
pa e rafforza la propria ca
pacità organizzativa e ope
rativa. la propria capacità 
di costruire un consenso 
ed un'egemonia nazionali 
intorno a nuovi modelli 
etici e ideah. 

Val contrasto tra queste 
due forze sociali e cultura
li, dalla battaglia tra cor
renti • politiche conserva
trici e progressiste dipen
de. in ultima analisi, la 
scelta della g'oventù, ìa 
sorte e la storia del paese. 
Si e posfo a questo punto 

Giovani • pionieri - durante una gita campestre 

con prandV r i r e z z a il pro
blema di come misurarci 
con le altre forze sociali ed 
educative — i cattolici, per 
esempio — e dei metodi 
per conquistare i giovani 
alle nostre concezioni del
l'uomo e della vita. Dalle 
esperienze compiute, infat
ti, è risultato che non sem
pre alla nostra capacità ri

voluzionaria nel campo po
litico corrisponde un altret
tanto coraggioso progresso 
sul piano del costume, del
l'etica. dell'educazione, cosi 
che ai giovani spesso indi
chiamo validi ideali sociali, 
cui però non si adeguano 
f nostri aiteggiamenti mo
rali, i nostri rapporti per
sonali e familiari. 

E' positivo, ad esemplo, 
che la famiglia avanzata 
educhi i figli alle grandi 
aspirazioni democratiche 
ed egalitarie del sociali
smo: ma come quest'opera 
può essere veramente con
vincente, se tali ideali non 
si calano concretamente 
nel vivo dei rapporti uma

ni e non si realizzano nella 
pratica della partecipazione 
e della collaborazione tra 
i genitori ed i loro ragazzi? 
Senza una democratizzazio
ne globale nella vita e nel 
pensiero degli uomini, noi 
corriamo il rischio dì far 
nascere nei giovani abiti 
dogmatici ed atteggiamenti 
settari e rfi compromettere 
cosi m essi la possibilità di 
una ricca esperienza socia
le. di un libero dispiegarsi 
della loro personalità 

Il nostro ideale educati
vo — è stato detto — è 
quello di formare un gio
vane rivoluzionario, che 
sia capace di combattere 
per la libertà ed il sociali
smo nel mondo, ma anche 
di collaborare con gli altri. 
con i * diversi da sé», su 
una piattaforma di valori 
comuni e progressivi, la 
cui ricchezza deve caratte
rizzare l'uomo e la società 
di domani. 

Questa la linea di fondo. 
SII cui ha lavorato ri qrup-
po dei partecipanti «. infor
no alla quale si è articolato 
il dibattito su vari temi 
specifici: come quelli della 
famiglia, del comportamen
to sessuale, della presenza 
dei giovani nella vita poli
tica e culturale attuale. 

La presenza di studiosi e 
di rappresentanti della 
stampa educativa più avan
zata ( Il g i o r n a l e dei gen i to 
ri e R i fo rma de l l a s c u o l a ) 
ha dimostrato J'infcrrsse ge
nerale verso la ricerca pe
dagogica di avanguardia di 
q u e s t i g r u p p i di educatori 
di tipo nuovo. 

Luciano Biancatelli 

Due recenti libri di Lam
berto Borghi (1) • affrontano 
— pur con lince e riferimenti 
diverbi — i( tenui, divenuto 
attuale nel mondo della pe
dagogia. della partecipazione 
della .scuola e dell'educazione 
ai processi della filo .sechile 
e del legame che unisce la 
rivendicazione dell'autonomia 
delta /unzione e delle strut
ture educative allo sviluppo 
della democrazia modcrmi. 

Uri due rollimi, uno fui ca
rattere .spiccatamente .specula-
t u o e .siiluppa i noti orienta-
menfi dell'A , i (piali, pur con
servando lu loro matrice de-
teej/uuu. sottolineano (si veda 
in particolare la parte dedi
cata a Marx) in un modo die 
a noi sembra or mi naie ed in
teressante (specie rispetto ad 
altri (/ruppi di pednf/opi.sft 
laici), la dimensione sociale 
del processo eri imi ti co; {'nitro 
M aerale di ricerche e di in
dagini. condotte con metodo 
Ionia scientifica, intorno al 
' preuiudizio - nella comunità 
di Grus.sinu, timi comi u pochi 
chilometri da Firenze, com
parata con alcune zone di Mi
lano 

Il mot ivo centrale delle due 
opere riguarda * la òocialfz-
zazlone mte.su come primario 
fattore costitutivo della perso
nalità »: la socialità, per e.s-
.scrc valida, non deve - rap
presentare una sorta di conti
guità e di giustapposizione », 
ma (ilimcrifur.si di un humu*. 
educatiro di cui la scuola può 
costituire il momento pili viro 
e qualificato. 

C'è da osserrare che questa 
esigenza — ricavata da un In
teressante excursus .sforico-
pedagogico poypianfe sulle 
teorie politico-educative di 
Rousseau. Pestalo::!, Kant. 
Romagnosi e Cattaneo — re
sta sfumata e non approfondi
sce i termini reali in cui an
che il discorso pedagogico de
ve situarsi: la società ipotiz
zata da Borghi — una società 
comunicante in cui tutti i ser-
rizi siano compcnctrati di ve
ro spirito democratico e svol-
pano con ciò una funzione 
educa tira — sembra rinviare 

nella sfera di un astratto do
ver e.-sere ciò che Int'ccf si 
impone come scelta immedia
ta, giacché è itnpen.sablle un 
propre.sso delle di.sciplinr pe-
dagogicìie e un rinfiora mento 
delle strutture .scolastiche. 
.sema un correlativo amino 
dernumcnto di tutte le strut
ture della società. E polche 
tali .strutture -- a seconda 
della loro prirutizzazlone o 
pu bblicizzuzionc ronda ta 
mi no non .solo il livello civile 
e morale, ma lo stesso prado 
di comunicazione .sociale, ecco 
allora che il pronunciamento 
Mille forze che si muoiono 
nella società e un {/indizio sul 
loro peso neautti'o o politico, 
riirrutauo irnprr.sviuriibili. 

Cu esempio: lioroht condu
ce una .serrata critica, nll'af 
ti/ale condizione della scuola 
italiana andando a ricercare 
la radice della sua arretratez
za nella responsabilità delle 
classi dirigenti italiane che 
trovarono nella pedagogia 
pentiliana il conforto teorico 
al loro orientamento discrimi-
natorio e cla.s.M.stu Ma anche 
dopo la sconfitti! del fascismo 
la scuola è rimasta pratica 
mente quella di prima, con la 
approvante che tutt'intorno le. 
•società è sfata ini'e.stita da un 
processo <ii radicale trasfor 
inazione economica e .sociale 
("condizionato dai (/ruppi mo
nopolistici/. le cui implica
zioni di ordine psicotonico, so
ciologico ed educatiro hanno 
acquistato dimensioni Impres
sionanti 

Fcco it quelito: la scuola — 
e per essa pli insepnanti. gli 
alunni, i penitori -• dece par
tecipare atticamente alla lotta 
per rinnorare le strutture del
la società con sue precise scel
te e prese di posizione, dece 
concorrere attivamente alla 

' spinta modificatrice insieme 
ad altre forze, ai raggruppa
menti politici più ni'auzati 
(pur nell'ambito della sua spe
cifica funzione) oppure chiu
dersi entro il cerchio di una 
astratta - autonomia - che. di 
fatto, non incide nella realtà 
e favorisce il processo di lo-
uoramento democratico della 
società nazionale? 

La funzione progressiva 
Bisopna compiere una scelta, 

valutare i fermenti nuovi che 
maturano nella società e. 
f/uifidt, re.s-pinpere i tentativi 
tesi a ricondurre sia la scuola. 
che hi società nei binari della 
più arcaica tradizione Si trat
ta. in una parola, di far pro
pri certi principi universali. 
certi modelli di cultura pas
sati attrarerso il raplio dei 
tempi, che appaiono .storica
mente mofiratt ed amccliili 
dull'impcano co.stante che 
l'uomo — nella scuola e nella 
società — dorè assumere di 
fronte ad una realtà comples
sa e in continuo direnire. nel
la quale si contendono e con
tinueranno a contendersi per 
lunpo tempo, forze e schiera
menti sensibili od optiti al 
progresso cirile e sociale del
l'umanità. L'educatore non 
può restare in una posizione 
di ^equidistanza-, trinceran
dosi dietro la difesa ad oltran
za di un'autonomia che nella 
pratica non esiste. 

Una società * permissiva • 
sarà possibile soltanto libe
rando l'umanità dulie atarichc 
inj/iuslizir che la opprimono. 
Si manifesta, a questo punto. 
quella linea di demarcazione 
fra pensiero educatiro marxi
sta. per il quale l'uomo e una 
formazione storica con tutte le 
implicazioni che ne discendo
no. e pensiero laico, cui lioi-
ghi si richiama, seppur con 
una forte accentuazione liber
taria che lo porta a respinge
re, per petizione di principio, 
ogni sorta di contatto •» politi
co - nel timore the ciò faro-
rhra l'indottrinamento e ridu
ca l'individuo a una condotta 
meramente gregaria. Cosicché. 
l'analisi critica della condizio
ne della scuola italiana, la 
denuncia del suo burocratismo 
ed autor-tarismo. rimane froj>-
po in superficie e non jnrc.stc 
appieno le rauioni reali del 
processo di involuzione che 
si è operato nella società ita
liana dalla Resistenza ai no
stri giorni 

Richiamandosi a Salremini. 
a Deirep. a Kalten. Borghi so
stiene chr la scuola prof/ressf-

ra non è quella che si faccia 
banditricc e sostenitrice di de
terminati ideali politici, via 
quella che attende alla forma
zione di personalità capaci di 

. libero sviluppo e, pertanto, di 
una rollaborazionp democrati
ca.- Con ciò essa esplica « una 
insostituibile • funzione pro
gressiva ' (pag. 57). In tal 
modo " la richiesta di autono
mia della scuola dal potere 
politico diviene l'unico vero 
attestato di una vera scuola 
progressiva -. 

A parte il fatto che questa 
autonomia educativa (come ha 
sottolineato giustamente Dina 
Bertoni Jovine in Scuola e 
Citta) può apparire contrad
dittoria con la precedente af
fermata esigenza di correla
zione con la vita economico-
sociale. c'e da aggiungere che 
bisogna stabilire in primo luo
go chi e con quali finalità de
tiene il potere politico perche 
solo allora sarà possibile com
piere delle scelte, ed operar» 
positivamente in una società 
in cui valori ideali e disralori 
si intrecciano e nei confronti 
dei quali l'educazione (e gli 
organi istituzionalizzati della 
scuola) hanno il dovere di as
sumere una posizione di ade
sione o di ripulsa senza che 
ciò possa essere assunto come 
allineamento a un partito o a 
un governo e, perciò, rinun
cia alla propria autonomia. 

Del resto il riferimento, pift 
rolfe sottolineato, alla profi
cua collaborazione fra scuola 
ed enti locali, dimostra come 
essa abbisogni di un fecondo 
interscambio con le istituzioni 
comunitarie e pubbliche. Per 
concludere: se è cero, come è 
cero, che la pienezza della 
personalità umana — come ha 
affermato Marx — ri ottiene 
con la liberazione dallo sfrut
tamento alienante che rende 
l'uomo - trastullo di forze a 
lui estranee -. il compito del
la scuola è quello di dare uno 
sbocco positivo ed avanzato 
alla sua carica educativa, ìa 
cui prospettiva non può che 
guardare ad una società rin
novata ab imis fundamenti*. 

Una analisi strutturale 
L>- riicrchc .'ocioloplche 

raccolte nel vol'ime Scuola e 
ambiente ro.sfifin'.-rono un in
teressante esempio di linea 
metodologica cui la pedagogia 
impegnata a stabilire i nessi 
fra i problemi educativi e la 
vita economico-sociale dorrà 
guardare in seguito. Senza 
dubbio, ha in parte nuociuto 
alla ricerca una certa mec
canica trasposizione di model
li americani alla cita delle no-
-•tre comunità e ropratutto una 
insufficiente classi ficazwn e 
neU'.iTe.i rì>l projmid'7io. ion
io rhr sono state collocate «tri-
Io .sres-.to piano motirazioni po
sitive e negatir" (si vedano le 
ovrrrozioni di lombardo Ra
dice e di Biancatelli TU Rifor
ma della Scuola». Gii estenso
ri sì fanno premura di vreci-
sare che l'ampiezza della ri
cerca - era tale da non con
sentire la sua effettuazione 
per intero nel tempo a dispo
sizione - e sono consapevoli 
del carattere di provvisorietà 
di teli ri.s-irifati. circosrrifti 
agli alunni dai dieci ai quat
tordici anni. 

Dall'indagine è emerso che 
lo atteggiamento etnocentrico 
dei ragazzi appare stretta
mente correlato • colla perce
zione che pli stessi alunni 
hanno manifestato dell'autori-
tarismo e della scarsa comuni

cazione oVlle loro famiglie e 
d^lle loro clas'i - A noi sem
bra che. allo stato attuale, tvt 
to il ragionamento, di cui non 
neghiamo la validità scientifi
ca e paradigmatica, soffra per 
la carenza di un supporto eco
nomico-sociale. di una appro
fondita analisi strutturale, sen
za l quali l'interpretazione dei 
fattori sorrastrutturali può di
venire arbitraria: consapero-
lezza avvertita quando si fa 
pre-.cnte che lo studio si al
largherà in futuro alle .s-tmf-
t'irr ed ni modi di rifa delle 
comunità prese in dame, 

Puntuale per rigore e per 
ricchezza di documentazione 
il capitolo sulla Scuola nell'or-
e iniziazione sociale (a cura di 
Ferdinando Isabella e di No
vella Sansoni Tutina) in cui si 
denuncia il caos dell'edllirìa 
scolastica alla luce dei colpe
voli ritardi della società ita
liana e delle • responsabilità 
storiche della classe politica 
che ha preferito • la routine 
della ordinaria amministra
zione e l'affannoso succedersi 
di leggi e leggine ». 
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