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ISTRUZIONE ELEMENTARE 
Con I abolizione delle assurde discrimina-
W*>$$ ^ W * ^ w^stre, decisa 
dal Parlamento, le forze demooratiche 
hanno ottenuto un importante successo; 
si tratta ora di completarlo stabilendo la 
formazione di classi miste di ragazzi e 
bambine anche in questo ciclo dell'obbligo 
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La battaglia per 

la «coeducazione» 
Indiilihianicule, 1'Hpprova/inne da parte 

tlrll'VIII commissione del I a Camera 
tlrlla proposla ili legge. rclaliva alia 

unillcizione (Idle gradualorie nci roncorsi 
magistral! c nit importante Bi)c«e«o di tutte 
le fnr/.o clcmnrraticlie nrlla balliiglia prr la 
emancipaziunc della donna, tl.il momento 
elm elimina I'assuriln discriminnzione ope-
rala nrlla scuolu elriiientarr uci confront! 
dellc ilonne insegnanti, rnriifirala d.il fa-
srismo ed assurdamrnlc conscrvata, per un 
altro ventennio, da furze c inaflRioraiize po-
liliclie oslili ad ogni serin rinnnvamento 
dcrnnrralito c alia rcttd applirarioue delta 
Coaliluzione. 

Cerlo, quesla c unn \illoria di mile le 
fnrze che nel Paese, da antii, si liattouo in 
difesa del dirilii della donna c die liunno 
sollevato il problema in decine e decine 
di assembles e di ennvegni . provituiuli e 
national! (si rienrdi il convepno nnzionalo 
indello dall'U.D.I. il t notcmhre I960 . mn-
bilitando lo insegnanti, organizzando la pro-
tesla e la Inlta, con I'adesione plena di 
tutto il niovinienlo tlcmmrnliro e dri par-
titi operai. (1 

i 

M a e merilo parllrnlare del gruppo par-
lamentare comuniMa u\cr poMo il pro-
blcmn ili fondo della rliruina/iiine di 

ogni discriminazione *erondo il H'wo: «i.i 
nclla professions dcpli insepnatili. sia Ind
ia educazintic dci ginvani. Di qui la nostra 
ballaglia per la cocitucnzintic in ttilli gli 
ordini del la srunla. 

l/arl. 1. infnlli. drlln proposla di leggc 
Raldina Hi Villorio llrrli e (>iorgina Ari.ui 
Levi slabiliva le cl.i«M niiMc nrlle srtiole 
elenienlari cd elimina\a opni di^linziona in 
ba«e alia pro\enirnza sori.de, ronir pur-
troppo awienc ancora trnppn spes«o. 

Ma proprio su questo, prnprio sul prin-
eipio della coeducazione, si sono mnnifcMn-
te le profundi* ronlraddizinni r l.i debolez-
aa ideale della D C clie, anrnra una \olla, 
ha Irovalo a deslra le sue a allcnnze n, per 
negare quanta la enseienzt popidare pin 
avanzala e democratica reil.imn: anrlie quel-
la rallolica nnn srliiaia di preciudizi c ili 
arcaiche conrezioni elico-cduralhe. 

I n verila, dcbolijsima sill piano prd.ipogi-
co-culluralc. assoliilamcnte inrousistcnte 
snllo il profilo elirn e stala la difesa del 

•islema ^igenie nclla formazione drlle clas
si nrlla srunla elemenlare snslenula dai dc. 

Solo pregiudizi, riscrve e liniori ingiuslifi-
cali, sosleuuli con argnnirnldzioni asMinle, 
banno porlaln i dr. purlrnppo aiu lie quelli 
di sinistra (come dicevamo, con rimidlurale 
soslegno della deslra), ad impedire. die si 
rodificassD il prinripio della covdiwaziime. 
con la formazione, per legs*". del|p cl.is«i 
misle. Perche nnn si capisie bene clip co«a 
inlenda dire la ! ) . ( ] . quando, sul prinripio 
della cneilucaziiuic, ilicliiara die quello die 
ri divide sono due coruezioni cli\erse della 
\ i til t'omunilarin. ilue \i«iorii di\er«c del-
I'uomo e della nalitra; die non hisopua in-
trodurre nella srtiola una dixersa consuelu-
dine: die il problema a nou c nllunle »; die 
bisogna esspre « cauli n: die es'ntono vvn-
Iri e seltori di opiuioni roulr.iri (fpiali?): 
die non bisogna << strumenlalizzare n la 
ciieducnxinne. 

. Kppure, tutto la moderna pedn^'igia P la 
psiroltigia sostengonn la cnrilucaziiinc, so-
pratlullo ai fini della foniuzione della per-
sotialita. Kppure, la famiglia, la soriel.'i, la 
seurda slessa (dagli n<iili d'infanzia all'Uiu-
\ersita) non fanno dte eilueare insieme ma-
sebi e fempiine. Solo dai «ei agli undici an-
ni, nella sruola elemenlare, s'impone una 
(|iinrantenn a ptirifiralricc ». 

N onoMante lullo, nnrbe su queMo lema, 
se non la \illnria piena, un suece«*o 
si e crmsegiiilo. Inf.illi, in \irlfi drl-

I'art. 2 della proposla di leggp appro\ala, 
sono abrogate tilltc le nnrmc legislalixe e 
regolamenlari die pre\"edono la dislinzione 
delle das<i per sessn. e hi rommissioue. inol-
Ire. Iia tippnualn due ordini del giorno die 
invilann il govenio n n rirhinmnrc Vniilnrilh 
srnlnstiai periferica afjinrhe tin rigarnsn-
mrntc evilnln in tulln In /nirin ilclln srunla 
itcll'ohbligo In fnrmnzinne ili classi »/ii//»i-
10 in hate alia provenienzn mcinlv» ed a 
o fnrsi interprelc prcsw IP anlnrlln tcnlntti' 
die perilcrichc deWoricnlnmcnlo delta Ca
mera stiU'iililiti'i di lacililare In formazione 
di r/a«i nifi/p in Inlln la scunln fleU'obblign ». 
11 die c importante, se si lien conto die 
nella slessa sruola media unira M e intrn-
dollo, illegalmenle, il rrilerio ilelle classi 
separate. 

Si tratta. ora, da parte delle for/e ilcmo-
rralirbc, di andare a\anli. di prelendere 
daH'eseriilivn il pieno ritpettn della \olnn-
ta del I'arlamenlo e del I'aese, Taiuiazinne 
piena dri diritti mstiturinnali. 

Liberato Bronzuto 
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risposte ai lettori 
Qualificare 

I'educazione f isica 
*Cara Unlta, 
Icggo da vario tempo alcuni 

articoli sulla importanzn del
la attivita fisiea e sulla scar-
sa considerazionc e rispetto 
in cui essa e tenuta in Italia 
per colpa del governo. Tutto 
questo va molto bene, ma per-
chfe non si rivolge l"attenzio-
ne anche alia posizione degli 
insegnanti diplomati dagli 
ISEF, che si vuole accomu-
nare agli Incancati dei corsl 
estivi? Mi risulta che i comu-
nlsti appoggino 1'istituzione di 
quest! corsi. delta durata di 4 
mesi. che concedono un atte-
stato quasi uguale al diplo
ma ISEF. Perche qucste con-
traddizionl? L'UNDIEF. asso-
ciazione degli insegnanti di
plomati ISEF. ha fatto pre-
sente i propri problemi al 
partito comunista e ha cerca-
to di avere chiarimenti sulla 
posizione dei comunisti. ma 
ha avuto solo una vaga n-
sposta. E dire che quanrlo 
gll student! ISEF scioperarono 
cootro la • 831 - vi furono fo-
tografie sul giornale e vi fu 
sostegno e comprensione! Al-
lora: e quella del comunisti 
una linea di azione chiara, i 
razionale, consapevole dell'im-
portanza delja formazione di 
grado universitano degli In
segnanti di educazlone flsica 
e competente dei problemi 
che Teducazione fl>ica sollcva 
In Italia, come nel p3esl piii 
evnlutC o no? Distintl saluti. 

Maria Orsim 
(Bologna) -

La posizione del conmnwti 
net rigwardi dei problem* sol-
Uvati daUa lettera ci stmbra 
molto chiara: la proposta di 
leogt 1712. a firma Ptcciotio 
td altrl, prevtde per la stsle-
mozione dealt inseannnU di 
rducazione flsica le Mine so-
luzioni oroanlche e rlsolutlve 
che per gll altrl insegnanti: 
immU*iont net ruoll della 

xcuola sccondaria di tuttl gli 
idonci. abililafj e stabihzzati, 
diplomati dagli ixtilutl supe-
riori di grado universitario 
(art 2) o fornitt dell'attestato 
di idoneita cd il scrvizio in 
scuole secondaric statali (art. 
3): per qli insegnanti compre-
si nelielenco ^peciale. purchd 
forniii del titolo di ftudio di 
.-tfcondo grado, si propone In 
ammixslonc ai corsi deoli isfi-
tnfi superiori di educazione 
fisiea (ISEF) e quindi, dopo 
il aupcramcnlo dei corsi c 
dell'esame di abilitazione. la 
entrata nei ruoU della sctiola 
media fort. i n . E" eridente 
che qucsti corsi, anche se la 
frcquenza, obbliaatona ?olo 
per Tesercifaifone pratfea, 
pud essere completata nel pe-
riodo delle vacanze. non han
no nulla a che fare con i 
w corsi cstiri di 4 mesi • isti-
tuiti nel 1960. e che una pro
posta di legge dc vorrebhe rl-
prhtinare 

Tullaria. la linea del co
munisti non si arresta a que
sto punto: essi si muovono 
perche la lormazione degli in
segnanti di educaztone flsica 
sia modernamente riqualifica-
ta in rapporto alle esigenze 
di riqualificare sul piano 
scicntifico e scola*tlco l'in<e-
gnamento stesso: dl qui la ne
cessity di vna protonda ri-
forma degli ISEF in ordine 
alia democratizzazione, alia 
pubblirizraziont, alia loro 
reale trasformazione in corsi 
universitan con titolo finale 
abilttante. come e preri'to per 
i diplomi di laurea delle la-
colta che preparano pit in
segnanti (art. 22). 

« Chiusi " 

be stato possibile effcttuare 
alcun viaggio di istruzione 
al di fuori dei confini reglo-
nail. Motivo di quests lm-
possibilita e la nuova circo-
lare del ministero che vleta 
agli studenti qualsiasi viag
gio o escursione, organizzati 
ncll'ambito della scuola. che 
sconfini i Hmiti della regione 
scde della scuola stessa 

- Se sara osservata la sud-
detta circolare. si verifiche-
rh il ca?o che i nostri amic:, 
studenti in Calabria. Lucanla. 
Val d'Aosta. ecc. non avran-
no roccasione di poter am-
mirare gli esempi di arte lta-
liana di cui la nostra patria 
e tanto ricca E" tanto tempo 
che si prcdica affinche ter
mini 1'incomprensione fra 
nord e sud, ma non mi sem-
bra ehe con questi sistemi si 
risolva il problema. caso mai 
lo si aggrava 

* Perche non dare anche a 
nol la possibtlita dl conosce-
re paesi stramen"' Ci fanno 
fare 1 referendum sull'Euro. 
pa un.ta e po! non ci fanno 
uscirc dai confini de] Lazio! 

Carlo Fornara 
(Roma)» 

nella ragione 
• Egregio signor Dlrettore, 
sono un g'ovane studente 

di un liceo dl Roma: giorm 
or sono I nostrt professor! cl 
hanno comunirato che. con-
trariamente alia tradizione 
degl} scorsi anni, non sareb-

D'accordo con il g'ovane 
studente per la sua protesta 

,' d« fronte alia circolare del 6 
novembre 1964 del Ministero 
della PL con la quale si aj-
ferma che • Vaulorizzazione * 
per gite e viaggi di utrufio-
ne. di regola, non dovra es
sere concessa per (ocalitd «t-
te fuon delta reyione dore 
ha sede Cistttuto 

ll sen comunista Romano 
ha oid presentato una inter-
rooazione in memo, nella 
quale si chiede la revoca di 
una dtsposizione -in contra
lto non tolamente con lan-
sta di conosctnza diretta che 
anima i oiorani della nostra 
epoca. ma anche con lutli 
gli orientamentl della peda-
gogia moderna. per un due-
gnamento aperto alia rlia e 
alia reaha del mondo che ci 
circonda >. 

la scuola 
J * 

* •>• Un altro problema di questo centenario 

Hanno reso 
Dante 

un poeta insopportabile 
Perche h il piii sludiato e il meno cono-

sciuto nelle scuole italiane 
Qucst'anno, dunque, (in 

occasione del scttimo cen
tenario della nascita) sen-
tiremo molto parlare dl 
Dante, c fra convegni, let-
ture, edizioni, sard possi-
bile constatare a qual gra
do di maturtfd (c sard ccr* 
tamente di notevole por-
tata) e pervenuta la criti-
cn e la storlografia italia-
na c nnche sfrnntern nello 
sftufto del nosfro grandc 
poeta, Eppurc, resterebbe 
da vedcre fino a che pun-
to a quei risultati della rl-
cerca scientifica corrispon-
de Vinscgnamento della 
Divinn Commedia , cosi co
m e I'iene attuato giorno 
per giorno nella nostra 
scuola media superiore; e'e 
da temere infatti che il 
panorama sia tale da in-
durci a rtsnltre un'nlfrn 
uolfn dai probleyna specifi-
co al discorso piii genera
te sui nostri ordinamenti 
scolastici e sidl'imposta-
zionc di certi insegnamen-
ti. E. diciamolo subifo, il 

• risultnto c che i nostri stu
denti non amano Dante, si 
sciitono schiaccznti dnllo 
sforzo di ricordarc divisio-
ni c sottodivisioni di pec-
cati e di peccatori, e dalla 
difficolta di comprendcre 
vn'artc che spesso si ci-
menta di proposito con le 
prove piii artlue. di afjer-
rare la ragionc intima del
le allegoric, rfi penctrare 
un pensiero tanto cotnples-
so e una cultura cosi va-
sta da abbracciare accan-
to alle Sacre Scritture e ai 
Padri della Chiesa, gli nu-
tori dell'antichitd pagana. 
Alia fine dei loro studi me-
di, dopo tunte fatiche, a 
mala pena ricordano Fran
cesco e Ugolino, magari ri-
pctono a memoria alcuni 
dei versi piii celebri e 
scntenziosi. ma sono ben 
lieti di essersi liberatt dai 
peso dellc intcrminabili le-
zioni sul divino pacta. In-
somma. si pud concluderc 
che ncssun poeta c tanto 
studiato e cosi poco cono-
sciufo come Dante nelle 
nostre scuole. Quali le ra-
gioni? 

Prescindiamo natural-
mente da ogni considera
zionc sui smgoli insegnan
ti e da tutto quel che si 
puo dire sullc capacita del-
Vuno piii che dell'altro di 
animarc la propria mate
ria. Sta di fatto che i pro-
grammi stessi, cosi come 
sono congegnati (residuo 
da un tato di una conce-
z'wne enciclopedica della 
cultura, dall'altro di un 
culto nazionalistico per il 
poeta italiano per eccel-
lenza), portano con se me-
i-itabilmentc certe conse-
guenze. Prendiamo come 
csempio quella che c con-
stderata la scuola superio
re ptt'x organica, il liceo 
ctassico (ma, mutate poche 
cose, il discorso varra an
che per il liceo scicntifico 
e gli istituti tccnici e ma-
gistrati). Ebbene. i pro-
grammi prcscrivono che 
I'insegnante deve legge-
re 20 canti de l f ln ferno if 
prima anno, 20 del Purga-
torio il sccondo, 15 del P a 
radise il terzo; il che si-
gnifica che su quattro ore 
scttimanali (che nel liceo 
scienttfico della quarta e 
quinta classe diventana so
lo tre'). per tre anni una 
deve csscre dedicata a 
Dante. 

Ma non basta II prima 
anno I'insegnante e co-
strctto a affrctlare le le-
ziom sulla letlcratura del
le oriflini c del Ducccnto, 
per amvare presto al poe
ta che concentrerd su di 
se Vattenzione per tutto 
f a n n o , comprimendo il 
tempo da dedtcare a per-
sonalita come quelle dl 
Petrarca e Boccaccio, c re-
legando in un angnlino tut
to un secolo come «l Quat
trocento. che tarft percor-
so altrettatarrente in po
che lezioni alio scadere 
dell'anno (naturalmente 
senza leggere quasi nten-
te di Poliziano, del Magni-
fico, del Pulci, del Buiar-
do, tanto per parlare del 
maggiori). E il secondo e 
il terzo anno, mentrc s\ 
ajfrontano movimenti com-

plessl come il Rtnascimcn-
fo, la Controriforma, Vlllu-
minismo, il Romanticismo, 
la lettcratura del Novecen-
to (quando la si affron-
ta!), una volta la settima-
na cl s{ frasclna dtefro tl 
peso della Divina Comme
dia, da compitare parola 
per parola, senza che nes-
sun aggancio sia piii of-
ferto con la materia gene
rate di studio, e tutto a 
sacriflcio di altrc letture 
altrettanto importanti. 

Ma torniamo al prima 
anno. Mentre quindi (in 
genere verso Natalc) i no
stri studenti iniziano la let-
turn deir inferno, nell'ora 
di storia intanto sentono 
parlare di Carlo Magna, in 
quella di filosofia (se il 
professore sard stato par-
tlcolarmente veloce) sono 
alle prese col pensiero di 
Platonc, e in quella di sto
ria dell'arte, se tutto va 
bene, stanno asservando i 
bassorilicvi del Partcno- i 
nn E dalle lotte comuna-
U. e di San Tammaso e 
della scolastica. e dell'arte 
figuratwa medicvale scnt't-
ranno parlare (il piii delle 
volte molto affrcttatamen-
tc) verso la fine dell'annu. 

La conseguenza di tutto • 
cio e che della vera impor-
tanza di Dante ben poco si 
pnrla: si sottilizza sulle 
parole, qualche professore 
piii sensibile ccrchcra di il-
lustrare le grandi figure e 
i grandi cpisodi, qualche 
altro si sforzerd. di non 
trascurare i riferimenti al
ia storia e alia cultura con-
temporanee, qualche altro 
(ma sempre piii raro) fara 
leggere alcune pagine del 
Dc Sanctis, ma iimpressio-
ne che ne derivcrA nello 
studente sara sempre mol
to frammentaria 

Insomma, quell'esigenza 
di uno studio storicistico, 
che, come ha gia nlerata 
Salinari su irUnita . si e af-
fermata decisamente ncgli 
studi superiori proprio a 
proposito dl Dante, e ben 
lungi dai penetrare nclla 
sciuda media, dove si con-
tinua a lavorare con pro-
grammi e a volte con me-
todi di sessant'anni fa. In 
una situazione simile, an
che ottimi strumenti come 
il commento di Sapcgno 
vengono usufrniti csclusi-
vamente in fttnzione di una 
pedestre lettura tesluale, 
tgnorando — per forza di 
cose — la piii ricca pra-
blematica che essi agitano. 

Per tanto, se vogliamo 
che Dante sia veramente 
compreso, incominciamo 
col farlo leggere meno. In-
nanzi tutto andrebbe abo-
lita qucll'assurda distribu-
rione del lc tre cnnfich*' in 
tre anni, concentrandone 
lo studio nel prima anno (e 
la lettura dl una quindi-
cina di canti in uttto ba-
stcrd); e per questo sarcb-
bc neccssario alleggcnre il 
programma, spostando al 
secondo anno lo studio del 
Quattrocento, come quello 
del Settecento andrebbe 
trasfento (c non solo per 
ragioni quantitative) al 
terzo anno. Inoltre andreb-
bero riveduti i proprammt 
del le matcrie affini alia 
letteratura in funzwne di 
un procedimenlo cronolo-
gico parallelo: si p»»trcbbe 
otfenere cosi che lo stu
dente scntisse parlare di 
Dante contemporaneamen-
te da piit professori e sotto 
aspctti dwersi, e fosse m-
ritato da questo piii lar
go tnsegnamento a tenta-
re per conto suo unn sm-
trsi delle vane nozioni, 
djif<7 quale gli risulti chia
ra la ut.tione di futfa una 
••porn delfa nostra si»rui 
c de'la pi»» grande pcrso-
nnl'ld che la rapprapvta 
E una mlta precisato nei 
programmi che la permna-
litd di Dante deve esicre 
«tu .iara glohmmente, sa
ra fac-j'e invttare i piii r-
.-•jvrfi ftudlosi a prejnira-
re per la scuola le oppor
tune « pulde >, nelle quali 
stano f.tpottl in forma i io> 
na e completa i risultatt 
delle piu recent! ricerche. 

Gennaro Barbarisi 
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UNIONE SOVIETICA -
Quattro milioni di tcolarl, 
su un milione e 300 ml la 
di dieci anni fa, hanno te-
guito nel '64 le scuole ae-
rall, Interessantl duecento 
diverse speclalizzaztoni. Set-
temlla tra queati, termlnatl 
gll studi secondarl, si sono 
iscrltti all'universltl o ad 
altrl Istituti superiori spe-
ciaiizzati. 

• * * 
UNGHERIA - Su 22.000 

allievl di Budapest che han
no terminato I'ottava clasae 
della acuola generate 20.000 
(cloe II 93,2 %) hanno fatto 
domanda di iscrizlone per 
la scuola media: il 30 To 
nel llcel. IM1.2 n- per le 
scuole professional!, gli al
trl per le scuole tecnlco-
industriall. 

Sono state organlzzate 200 
rlunloni in tutta la Repub-
blica ungherese per con-
aentire una larga dlscustlo-
ne del progetto governatlvo 
di programma per le seuo-
le generali del lavoratorl, 
atabllite net quadro della 
riforma deH'insegnamento. 
Una Commlsslone slndaca-
le, appositamente eletta, ha 
elaborato un documento, nel 
quale sono state raccolte le 
osservazionl, le cnticHa e 
I suggerimenti formulati nel 
corso del dibattiti e che suc-
cessivamente e stato pre
sentato al Ministero 
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I aci l lrf iu ril m i n i D i c i u i 

I socialisti di«Scuola e Citta» 
attaccano il piano Gui 

Codignola prospetta un ritorno puro e semplice alle conclusioni della Commissione d'indagine, 
mentre Laporta afferma che essa « aveva gia dimostrato incertezze e ambiguita» e che il mi-
nistro dc ha « utilizzato tutti i suoi difetti» — Serrata critica di Santoni Rugiu alle proposte 

per la formazione e il reclutamento degli insegnanti 

Particolarmentc intcressante 
si presenta U numero di gen-
nato di Scuola e Citta, inti-
tolato: Riforma e lince dt svi-
luppo In esso troviamo un 
editoriale di Tristano Codi
gnola: Kaaiont di una critica; 
un artirolo di Santoni Rugiu 
sugli insegnanti: di Laporta 
sulla scuola secondana supe
riore; di Visalberghi sulTuni-
versita: di Montalenti sulla 
ncerca scientifica: e. inflne. 
di Isabella sull'edilizia scola
stica. L'tmpost.i7ione genera-
le che lega questi jtudi e 
quella di una critica a fondo 
alle - linee dircttive- di Gui. 

II fascicolo e arncchito da 
un documento deU'UNURI sul 
- ptano Gui -. dai testo della 
discussione sui licei al Con-
v€gno dei cinque rlel novem-
bre '64. nonche- dalle mozioni 
della FN1SM. dell'ADESSPI e 
deirUNAU. 

Un fascicolo, come si vede. 

II numero di marzo 
dl « Riforma 
della scuola » 

II n 3 1965 di Riforma 
della sruola si presenta par-
ticolarmcnte ricco di Inte-
res.-»anti articoli II dibattito 
su Afarxiamo ed educazioie. 
aperto dai numero precedente 
della rivista. prosegue con 
Tintervento di Bruno Widmar; 
mentre i professori cattolici 
Guido Zappa e Dtno Pierac-
ciom nspondono con i loro 
sentti all invito della rivista 
di discutere con i comunisti 
il problema del rlnnovamcn-
to democratico e laleo della 
scuola 

La tematica della scuola 
elemenlare e atlrontata da 
Dina Berloni Jovine con 1 ul
tima parte del suo saggio sul
la storia dei programmi e da 
un articolo di Francesco Gi-
sondi. il drammatico motivo 
della disoccupaztone magistra-
le e svolto. invece. da Usvaldo 
Diana Stimolanti riflessiom 
sui problemi p^dagoglco-di-
dattici dell'insegnamento me
dio sono contenute nellarti-
colo di Carta Ronchi 

Per eoncludere si segnala 
un articolo di Mnurizio Fer-
rara sulla giovcnlu sovictica. 

di grandc ricchezza e stimo-
laiite: uno strumento di l.i-
voro e di documentazione. ma 
anche di orientamento politi
co e di battaglia 

Non e possibile riassiimernc 
brevemente i punti salienti. 
ma ci sembra di p.nrticolare 
lmportauza l'analisi del - pia
no - fatta da Santoni Rugiu. 
il quale ne individua la na-
tura di programmazione con-
ier\*atnce attraverso I'angolo 
vi^uale del grave problema 
delta formazione e del reclu
tamento degli insegnanti. 

L'mcapacita del - piano 
Gui - di soddisfare le esigen
ze quantitative dello svilup-
po scolnstico in materia di 
nuovi do^enti: la sua arrptra-
tezza dai punto di vista qua-
litatno della loro formazione. 
ancora affldata ai vecchi nr-
ganismi. per lo piu privatt. 
delle scuole e degli istituti 
magistrali: il mantenimento 
dci Centri didattici: e. inline. 
l':gnorare 1'urgenza di una de
mocratizzazione della vita «co-
lastira che ponga tutti gli in
segnanti in un nuovo ruolo 
di reiponsabilita e pnrtecipa-
zione direttiva: sono. tutte 
questc. prove clamoro^e del 
f.nllimento tecnico. politico ed 
educat.vo del - piano Gui -. 

Del - p i a n o - parla severa-
mente anche Codignola. col-
locandolo nel conte.-to stori-
co-pohtico in cui e nato e sin-
tetizzandone la natura rctnva 
nel fatto che e<;«o rappre^enta 
un grave arretramento anche 
rispetto alle posizioni conte
nute nclla relazione della 
Commissione d'indagine Egli 
pone, qu.ndi. tre momenti 
priontari in cui dovrebbe ar-
tifolarsi una scelta di corag-
giose alternative democrnti-
che: - efTettiva realizzazionc 
della scuola media come fon-
damentale pilastro democra
tico del paeso -: riforma del-
I'umversita: r «trutturazlone 
dell'istruzione media supe
riore 

Ma II suo discorso diventa 
«enamente discutibile quan
do passa dilla critica alle pro
poste costruttive e individua 
nelle conclusioni della Com
missione di indagme una ba
se su cui «sembra rngione-
vole attestarsi. nella lotta per 
la futura riforma -. Nol ci 
aspettavamo indicazioni piu 
avanzate dopo una critica co

si serrata e non vediamo co
me si possa ritornare alia 
Commissione dopo il piano 
Gui, che di quella Commte-
sione rappresenta in qualche 
modo unn continuazione, an
che =e in chiave schiettamente 
con^ervatnee I due momen
ti, insomma, ci palono mono 
indipendenti di quanto si vo-
glia mostrare c sono stati gli 
equivoci ed i compromessi 
della Commlaione che hanno 
reso pos«lhile al mini^tro di 
deteriorarne ultcriormentc le 
conclusioni senza r.nunciare 
all'nlibi ed al vanto di es-
sorne 1'erede Dice infatti La
porta: - Se qucsta (la relazio
ne della Commltiionc. N d R ) 
a t e ta gia dimostrato incertez

ze e ambtguita . nd piano tut
ti i difetti della relazione, tut
ti t timort che c$.\a poteva de-
stare vengono messi in luce 
e — diremmo — utihzzatl per 
limitarne i pur vivl fermenli 
innovatorl La relatione in se 
avrebbe poluto essere un pri-
mo paiso, I'lndicazione dl una 
piu va\ta riforma per un'am-
ministrazwne coraggiosa e im-
pepnala a fondo nella vita del 
pae\e: si (• preitata invece . a 
servire come una "biclcletta 
su rvlll" di quelle che. pedala 
pedala. cl la^ciano sudatt e 
affannati e magari soddisfatti 
al punto in cui eravamo sa-
hti -. 

Luciano Biancatelli 
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Ivan Majskij 

Perche scoppio 
la seconda guerra 
mondiale? 
Traduzionc di Ignazio Ambrogio 
Orientamenti 
pp. 600 L. 3.800 

Simon c Mac Donald, Churchill e 
Lloyd George, Chamberlain e Litvi-
nov, Ribbentrop e Grandi, sono tra 
i protagonist! di qucste cccczionali 
«memoric del primo ambasciatore so-
vietico in Inghiltcrra ncgli anni cru-
ciali della guerra di Spagna e della 
prcparazionc del secondo conflitto 
mondiale. 
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