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Un grido di allarme 

degli studenti di medicina 
la sc 

A STRUTTURE DECREPITEI Tecniche didattiche 
.' I _ _ . 

1 . J 

All'esame del Movimento di Cooperazione Educativa 

Polemica inchiesta di un 
giornale studentesco a Milano 

Lo studente 

liceale 

e davvero 

qualunquista ? 
Desta scandalo tra i benpensanti I'autoesame di 
un gruppo di giovanj — Le responsabilita delta 
scuola — La funzione delle associazioni d'istituto 

MILANO, maggio. 
« Non hai ideali? — Si, uno: 

fare soldi, tanti soldi. Perche 
adesso non vale altro... ». <t Non 
ho voglia di rompermi la te
sta. Mi piace la vita facile ma 
non piatta: andare a ballare, 
suonare la chitarra, flirtare. 
Ma senza impegno si capisce, 
come un passatempo ». 

Queste ed altre dichiarazio-
ni piuttosto sconcertanti conte-
nute in un'inchiesta falta tra 
gli studenti del liceo classico 
« Parini >, dai redattori della 
« Zanzara > — il giornale del-
l'istituto — hanno scatenato po-
lemiche e richiamato l'atten-
zione di alcuni giornali. Se ne 
e occupato persino il londinese 
« Guardian ». II tipo di liceale 
che emerge dall'inchiesta e che 
i curatori non esitano a defini-
re « qualunquista » e messo sot-
to accusa senza conformismi in 
una serie di articoli dedicati, 
appunto, al « pariniano medio >. 
Non tulta la vita della scuola, 
dunquc, e conformismo. A ri-
cordarcclo questa volta sono le 
interessanti pagine di questi 
giornali scolastici; e come e 
fatale in una patria di con
formismo, gli estensori di quel
le note non sono stati certo 
acclamati profeti. 

Ne la polemica vivacita 
del redattori puo apparire 
gratuita: la conoscenza del 
loro colleghi in fatto di sto-
ria contemporanea si e dl-
mostrata perlomeno scon-
certante; lo confermano af-
fermazioni come questa, di 
un i pariniano », secondo II 
quale Hitler perseguitava gli 
ebrel... c perche non aveva 
una precisa idea religiosa ». 

L'appellativo di « qualunqui
sta > non e piaciuto e ai gior
nali sono pervenute furibonde 
Iettere di studenti che invita-
vano a loro volta la redazione 
a c scendere dal suo alto olim-
po». Impegnati e assenteisti, 
dunque. si fronteggiano ma la 
loro polemica, lungi dall'essere 
una semplice c querelie > ri-
porta ai temi della liberta del
la cultura e del vero significa-
to del termine «liberta >. 

Guardiamo titoli e contenuti 
di questi giornali: cOppcnhei-
mer: la scienza e l'umanita >; 
c Per una scuola democratica -
Bisogna rinnovare i contenuti >; 
€ La voce della nuova Spagna »; 
tutti rivelano serieta e prepa-
razione. 

Tutti i temi trattati. e sono 
tetni attuali. scottanti, si tratti 
della rievocazione della Resi-
stenza (cui c Mr. Giosue» — 
il giornale del liceo Carducci 
— e la < Zanzara > hanno dedi
cate un numcro speciale) o del-
1'analisi dei « peanuts ». scgna-
lano il preciso impegno pro-
grammaUco dei redattori. Que-
sto a molti non piace. 

La risposta che in un arti-
colo della < Zanzara > viene 
data a costoro merita di essere 
ripresa: dopo a\er respinto la 
accusa di < partitico > rivolta al 
giornale (e da parte nostra do-

r po averne scorsi van numeri 
. pensiamo che tale accusa non 
possa non essere in malafede) 
si alTerma la necessity di « eser-
citare una funzione politica (...) 
come prcsa di coscienza del sin-
polo nei confronti della socie
ta. come cognizione dei propri 
diritti e dovcri verso la co-
munita >. E ancora < ... dato 
che la societa. cosi come e 
strutturata adesso. per evidenti 
ragioni non ci da affatto una 

educazione in questo senso at-
traverso la scuola, crediamo 
che sia nostro dovere cercare 
di formarcela noi stessi >. 

Abbiamo parlato con questi 
ragazzi del < Parini». del 
« Bercliet », del « Carducci ». 
c Qualunquista per noi — ci 
hanno detto — e chi non ha in-
teressi e non accetta un dialo-
go. Vede, adesso se uscira l'ar-
ticolo su "1'Unita" diranno che 
siamo comunisti. ma non im-
porta ». Importante per loro e 
che la stampa non parli di que
ste cose—come s'e fatto sin'ora 
— come un fatto di curiosita, 
ma seriamente, come di proble-
mi reali di democrazia della 
scuola. E hanno ragione. Na
te in generale da pochi anni, le 
associazioni d'istituto hanno cer-
cato di superare i limiti di una 
attivita volta all'organizzazione 
della gita o della recita e di 
trasformare il giornale in uno 
strumento di piu vasto impegno. 
Ma in un mondo dove cultura 
e sempre piu politica (ce lo 
dicono gli avvenimenti di ogni 
giorno che vedono gli intellet-
tuali in prima linea nelle bat-
taglie per il progresso sociale 
e civile), ai ragazzi della < Zan
zara » e del «Mr. Giosue > si 
chiede di far « cultura ma non 
politica >. 

In realta la vera opposl-
zlone all'attuale gestione di 
giornali scolastici come la 
« Zanzara » viene, oltre che 
dalle autorita, dalla t Gio-
ventu studentesca > e da-
gli sparuti gruppetti di neo-
fascist! accomunati nella di-
fesa di un goliardismo di 
maniera. Questi giornali si 
pongono oggl II problema 
del riconoscimento forma
te delle associazioni di isti-
tuto e hanno interessato al
ia question* un ampio 
schieramento parlamentar*. 
Si tratta di una rlvendlca-
zione giusta, ma non si fan-
no illusion!. 

Mediante il riconoscimento e 
la costituzione di un comitato 
milanese interstudentesco sara 
forse possibile una migliore di-
fesa dalle autorita e dalle pres-
sioni dei movimenti tipo « Gio-
ventu studentesca >. Ma altri 
gravi problemi stanno di fron-
te ai giovani dirigenti delle as
sociazioni di istituto: l'assen-
teismo. lo scarso impegno e il 
« qualunquismo > di molti col
leghi. 

Sono pericoli di cui essi san-
no indicare chiaramente le cau
se: una scuola che < non ri-
sponde alia sua funzione >; i 
< miti e gli schemi deteriori > 
di una societa che soffoca « ogni 
spirito critico di ricerca ». Al
lien del liceo. scuola di clas-
se in una societa divisa in clas-
si, questi ragazzi vivono la 
contraddizione di una borghe-
sia che — secondo quanto di-
ceva Gramsci — « non si puo 
neppure in coscienza afferma-
re (...) si rivolga alia scuola 
per i suoi fini di dominio: se 
cid awenisse significherebbe 
che la classe borghese ha un 
programma scolastico e lo per-
segue con encrgia e dirittura; 
la scuola sarebbe una cosa vi
va. Cio non e... >. 

AH'interno di questa contrad
dizione i giovani della < Zan
zara > e del < Mr. Giosue» 
conducono la loro battaglia: le 
nostrc simpatic sono tutte per 
loro. 

. C. p. 

RIFORME 
INEFFICACI 

Dalla nostra redazione 
FIRENZE, maggio. 

Nelle facolta mediche delle 
Universita italiane il tempo 
si e fennato. Anche se mol-
te di esse sono dirette da 
scienziati di fama mondiale e 
dotate di modernissime attrez-
zature. poco o nulla e cambin-
to da quando i professori face-
vano le/ione in tight e tutto 
sapeva di cloroformio. Struttu-
re e metodi di insegnamento 
sono antiquati, inadeguati a 
fonnare dei rnedici capaci di 
svolgere la propria attivita. 

Questo e quanto hanno sotto-
lineato gli studenti di medici
na nel corso del loro congres-
so nazionale svoltosi nei giorni 
scorsi a Firenze. Nel corso del 
congresso si 6 parlato molto 
del piano Gui. deH'annunciata 
istituzione dei dipartimenti e 
delle nuove forme di dottorato. 
Si tratta di riforme nate da un 
compromesso e quindi. per la 
gran parte, non idonee a ri^ol 
vere i pioblemi di fondo delle 
universita. Infatti — si e affer-
mato durante il congresso — 
se la istituzione del diparti-
mento pud rappresentare per 
gli atenei che la accettcranno 
un momento importante di ri-
forma per il superamento di 
un istituto antiquato e anacru-
nistico, e chiaro tuttavia. che 
I'avere mantenuto il princi-
pio della direzione oligarchica 
delle facolta. I'avere stabilito 
1'opzionalita per la costituzione 
dei dipartimenti, 1' avere isti-
tuito il dottorato di ricerche in 
maniera generica e senza pre
cise garanzie economiche e 
giuridiche. lascia sempre am-
pia liberta di manovra a chi, 
in funzione di interessi preco-
stituiti. difende le attuali strut-
ture. 

Mentre le facolta di medici
na dovrebbero rappresentare il 
fulcro della vita sanitaria del 
paese in quanto centri del sa-
pere scientiflco, la supremazia 
deH'universita — hanno affer-
mato gli studenti — continua, 
invece a basarsi sulle posizio-
ni di potere che essa occupa 
anche in campi che non le 
competono. come gli ospedali 
e gli istituti mutualistici. E' 
stato anche denunciato e con 
forza il malcostume che ha 
invaso le facolta mediche: nel
le cliniche e negli istituti col
lateral! la ricerca scientifica 
dispone oggi del quasi esclu-
sivo impegno di chi. per rag-
giungere la libera docenza. 6 
disposto a chiudere un occhio 
sulla validita scientifica e cul
t u r a l dei propri lavori. col ri-
sultato di rendere alquanto 
pleonastica la p r o d u z i o n e 
scientifica nel nostro paese. La 
libera docenza significa car-
riera sicura e lauti guadagni. 
Questo spiega perche 1'attivita 
didattica dei cattedratici e dei 
loro collaboratori piu stretti. 
grazie anche al sistema libe-
ro-professionistico, sia ridotta 
al minimo e con essa la ricer
ca scientifica vera e propria. 

Le facolta mediche sono dei 
veri e proprii statarelli me-
dioevali con al centro il cat-
tedratico e tutto intorno una 
affollata cortc di liberi doccnti 
e di giovani medici in attesa 
che la bonarieta del direttore-
sovrano dia loro la possibilita 
di essere lanciati. Solo una ri-
forma radicale veramente de
mocratica pud scardinare que
ste vecchie strutture e crearne 
delle nuove. La sola istituzione 
dei dipartimenti — peraltro in-
dispensabili — non e. quindi. 
sufficiente a ridare vigore al
ia vita universitana. E" neces-
sario a tal fine un nunvo tipo 
di fattiva collaborazione fra 
docenti e studenti. il che im-
plica. da una parte, l'adegua-
mento del rapporio numerico 
studenti - insegnanti e. dall'al 
tra, — soprattutto — la piena 
disponibilita di studenti e pro 
fessori alia vita universitaria. 

I rappresentanti dei Consi 
gli studenteschi delle facolta di 
medicina presenti a Firenze. si 
sono trovati concordi nel riaf-
fermare il pnncipio dell'auto-
nomia e della demoeratizzazio 
ne dell' universita inteso alia 
diretta. responsabile. partecipa 
zione di tutte le componenti in 
essa operanti. e sollecitando ia 
istituzione del dottorato di ri
cerca, la cui validita e da con-
figurarsi esclusivamente nel 
1'ambito della camera didatti-
co • scientifica e che dovrebbe 
sostituire la libera docenza. Gli 
studenti si sono invece dichia-
rati contra ri alia istituzione 
del diploma tecnico • professio-
nale ncll* ambito della struttu-
ra universitaria, trasferendo il 
conseguimento di questo titolo 

in scuole di specializzazione. 
Inoltre hanno rilevato come la 
riforma della facolta di medi
cina potra essere attuata inte-
gralmente solo quando sara da
to un nttovo volto all'assislenza 
sanitaria nel paese. Bisogna, e 
vero. migliorare la preparazio-
ne scientifica e professionale 
dei futuri medici. bisogna mora-
lizzare l'liniversita, ma occorre 
anche farla finita con l'attuale 
stiutturn sanitaria dominata 
dal professionalismo piu grot
to e daU'impero di grossi enti 
mutualistici che hanno deter-
minato una situazione dove — 
come ha affermato il segrela-
rio nazionale degli studenti in 
medicina — «1'uomo viene tra-
sformato in mutuato, il mutua-
to in bene commerciale che de-
ve essere sfruttato secondo 
uno schema prestabilito e al-
l'occorrenza venduto al miglio
re offerente >. 

In considerazione di ci6 gli 
studenti si sono dichiarati fa-
vorevoli alia costituzione di un 
servizio sanitario nazionale ba-
sato sull' attribuzionc dei po 
tcri in materia sanitaria ai Co-
muni. alle Province, alle Re-
gioni e al Ministero della Sa-
nita; alia unificazione degli at
tuali istituti mutualistici in un 
solo ente; alia costruzione di 
un adeguato numero di posti-
letto ospedalieri: alia edifica-
zione di asili nido per bambini 
dai sei mesi ai tre anni. 

C a r l o D e q l ' I n n O C e n t i j Una recente manifestazione di studenti di medicina. 

La nuova edizrone del 
volume di L Lombardo Radice 

L 'educazione 
della 
mente 

Opportunamcnte gli Editori Riuniti hanno dato. recentemente. 
alle stampe una nuova edizione del bel libro del compagno 
Lucio Lombardo Radice L'educazione della mente (1). I nuovi 
capitoli e le nuove pagine. che in esso compaiono. approfon-
discono e chiariscono l'orientamento ideale, che e sotteso a 
tutta 1'argomentazione pedagogica e politica dell'A. 

L'idea fondamentale. che ci sembra orientare ogni pagina 
del libro, e che compito del movimento rivoluzionario — oggi 
piu che mai — e quello di costruire una societa che, a tutti 
i livelli. consenta il libero e pieno svolgimento della perso 
nalita umana. Sul piano pedagogico, cio non puo che risol-
versi nella polemica, da un lato. contro ogni forma di " addot-
trinamento " ideologico — essendo quasto. inevitabilmente, dog-
matico ed autorita no — e, daU'altro, nell'auspicio di una 
profonda riforma della scuola italiana. che renda quest'ultima 
aperta si alia piu larga circolazione ideale, ma anche. contem-
poraneamente, fondata su un comune terreno di valori. quelli. 
per intenderci. di cui visse il piQ autentico antifascismo. 

Una scuola moderna, democratica 
Come si vede. quella che Lombardo Radice prospetta e 

una scuola moderna. democratica. ma appunto aperta ai piu 
van contributi ideologic!: anche di tradizioni culturali distant! 
dal marxismo. In tale scuola, insomma. anche I'uomo rehgioso 
puo trovare un suo posto, una sua collocazione. ad un'unica 
condizione: che rifiuti cioe ogni tentazione " confessionale" 
e autoritaria: < iYon nascondo — aggiunge pero. con piena 
sincerita TA. — che questi prmcipi di ragionevolezza. apertura 
mentale, liberalita, sono molto piu facili da rispettare per 
un non credente che non per un credente in vna confessione. 
Soprattutto un cattolico, ha gravi difficolta a esser liberate 
nell'educazione dei jiglt. perche il caltohcesimo (a difjerenza 
di altre conjessioni cristiane) impone pratiche di culto preco-
cisxtme, scelte definitive (cresima) in eta tult'altro che adatta; 
perche attribuisce valore decisico di " salcezza " ai propri 
sacramenli. Per un genitore cattolico. per quanto liberate, e 
percid impossibile Jar davvero maturare le scelte dei figli > 
(pag. 120). 

Se aperta. democratica, non autoritaria deve essere la 
scuola, tale deve essere anche la famiglia: il rapporto genitore-
figlio non puo fondarsi sulla convinzione che quest'ultimo 
" appartenga " al genitore: tutt'al contrario. il figlio appar-
tiene pnma di tutto a se stesso e questa sua liberta deve essere 
garantita dal rapporto familiare. Non. dunque. un genitore 
che allevi alle proprie idee il figlio. ma che favorisca la libera 
e consapevole scelta del figlio stesso. 

In accordo con le piu rccenti acquisizioni della scienza 
psico-pedagogica. Lombardo Radice sostiene che elemento deci-
sivo per una moderna, democratica e libera formazione del 
giovane. e la possibilita di vivere una larga, varia e intelligente 
esperienza collettiva e di studio. Lo stesso problema dell'edu-
cazione sessuale va impostato sulla base di questa convinzione: 
il compito deH'educatore e di favorire uno sviluppo della per-
sonalita tale da far cadere ogni tentazione di vivere l'esperienza 
sessuale in modo astratto. unilatcrale. meramente istintivo. 
Nelle pagine di Lucio Lombardo Radice vive insomma — 
accanto alia polemica contro lipocrito moralismo negatore 
delle ragioni del sesso — la stessa opposizione di Lenin alia 
teoria dellatto sessuale come esperienza paragonabile al " bere 
un bicchier d'acqua " . Tutfal contrario. quella sessuale e una 
ncca espierenza umana che implica amore. dedizione. rispetto 
per 1'altro e comunanza ideale con esso. 

Stefano G. De Luca 

(1) L. Lombardo Radice, L'educazione della mente. Roma, Edi-
ton Riuniti. 1965, L. 800. 

Conclusioni d i un dibattito 
sui giovani fisici 

Nell'industria 
poche 

prospettive 
Docenti delle Facolta scientifiche, esperti del problema della 

istruzione, esponenti dell'industria ed una foltissima rappresen-
tanza di studenti degli istituti dell'istruzione media superiore 
di Milano, sono giunti alia conclusione, al termine di un dibattito 
svoltosi nei giorni scorsi nella sede della FAST, che la laurea 
in jisica presenta ancora ampie possibilita di impiego nel 
campo della ricerca, dell'insegnamento e della industria, ma 
che le prospettive di qualche anno Ja vanno ridimensionate 
in base alia efjettiua domanda del mercato del lavoro. 

L'incontro fra studenti e personalita dell'Universita e dell'in
dustria e stato organizzato dalla Federazione delle Associazioni 
Scientifiche e Tecniche e dal Comitato Nazionale per I'Energia 
Nucleare. nell'intento di offrire ai giovani che accedono oggi 
all'Universita, un orientamento per le scelte che dovranno 
effettuare in vista della propria carriera universitaria. 

Gli oratori, prof. Piero Caldirola. Direttore dell'lstituto di 
Fisica dell'Universita di Milano, prof. Giuseppe Caglioti, del 
CKEX, prof. Giovanni Bertolini. del Centro di Studi Nucleari 
di Ispra, prof. Emilio Gatti, del Politecnico di Milano, e prof. 
Alberto Girelli, dell'Universita di Pisa, hanno illustrato le 
possibilita concrete che il mercato di lavoro e in grado di 
offrire oggi e in futuro ai laureati in fisica. 

11 prof. Caldirola ha ricordato in particolare i dati emersi 
da una indagine recentemente effettuata dalla Societa Italiana 
di Fisica su 900 laureati in fisica che hanno conseguito il titolo 
fra il 1961 e il 1964: il 65'c di essi ha trovato impiego nei 
laboratory di ricerca e ha seguilo la carriera universitaria, il 
13^o si & dedicate all'insegnamento nelle scuole dell'ordine 
medio superiore, il 97c ha trovato occupazione nelle Industrie, 
mentre il 10~o prestava al momento dell'indagine il servizio 
mtlitare o era m cerca di sistemazione. 

Come si vede, ha sostenuto il prof. Caldirola, i posti resist 
dispfimbili nell'industria sono rfi qran lunga inferiori alle valu-
tazioni correnti. Caldirola ha concluso pero affermando che 
attualmente si apre ai fisici qualche nuova opportumta. ad 
esempio quella rappresentata dalle applicazioni della fisica 
alia medicina. 

L'aumento annuale degli organici 
71 prof. Giuseppe Caglioti ha affermato che il fabbisogno 

di fisici nell'ambito del CSES e dell IS FS (Istituto Sazionalp 
di Fisica Suclcarc) c da rapportarsi ad un aumento medio 
annuale del 107c degli organici attuali. Cid significa che si 
rendono dispombili 63 nuovi posti di lavoro per anno, che 
corrisponde a poco meno di un terzo della produzione di fisici. 
Caglioti ha concluso affermando che un giovane il quale debba 

J effettuare oggi la sua scelta va dissuaso dal seguire i corsi 
di fisica se e interessato alle sole possibilita di carriera, mentre 
ra incoraggiato sc e fortemenle soilecitato dalle caratteristiche 
e dalla filosofia della ricerca scientifica. 

II prof. Bertohni ha affermato che si delinea una certa 
richiesta di fisici con connscenze relative alia meccamca stati-
stica, alia fisica dello stato solido. alia interazione neutromca. 

11 prof. Gatti. inftne. ha parlato della possibilita di carriera 
dei fisici nel campo dell'industria. possibilita che risulta piut
tosto limitnta dal tipo di preparazione che conferisce la laurel 
attunle. Egli ha accennato anche all'attivita dei laboratory 
extra univcrxitari che conscntono Vimp'iego di un piccolo numero 

1 di specialuzati. 

e contenuti 
culturali 

II dialogo tra comunisti e cattolici 

trova una sua base originate nei pro

blemi di sviluppo della scuola italiana 

L'f e il 2 maggio si sono riu
niti a Cinaoit (Macerata) i pro
fessori di scuola media del Mo
vimento di Cooperazione Edn-
cativa, una delle forze demo 
vratiche i>iii vive operanti per 
un rinnovaiuento della scuola 
italiana. 11 convegno nazionale 
MCE si c i>ioposto di discute-
re se e in die limiti sia possi
bile introdurre a hvello della 
scuola inedia le tecniche didat
tiche gin elaborate per la scuo
la elementare: il testo libero, 
il giornale scolastico, la cor-
rispondenza, la « ricerca > di 
gruppo. La composizione sies
ta del folto gruppo dei conve-
(,nisti era la pit"/ indicata per 
questo lavoro di elaborazione 
pedagogica: erano infatti pre
senti docenti universituri, co 
me Vittorin D'Alessandro, o 
autori di testi scolastici, co
me Luisa Monti, e insegnanti. 
in modo di rendere diretto il 
contatto e la cooperazione tra 
la ricerca teorica e la sped-
mentazione didattica. 11 dibat
tito e lo scambio di esperienze 
che ne sono scaturiti hanno 
fatto del troppo breve conve
gno un vivo e formativo « cor
so di aggiornamento >, molto 
piu efficace di quelli organiz-
zati burocraticamente dai co-
siddetti Centri Didattici. 
• • 11 MCE, infatti, si <? dimo-
strato vitale, pieno di fermenti 
e di slancio, e capace di rin-
novarsi e di adeguarsi alle esi-
genze della scuola e della so
cieta in sviluppo. Sono, per 
esempio, elementi nuovi, o in 
modo nuovo accentuati, alcuni 
fondamentali concetti contenu
ti nella relatione introduttiva 
di Giuseppe Tamagnini: e ne-
cessario — egli ha detto — 
partire dal mondo del ragazzo 
e dalla sua reale esperienza 
e capacita, ma e altrettanto 
necessario, proprio per evita-
re di seguire tutti gli interessi 
degli scolari, anche quelli oc-
casionali e rapsodici, che Vin-
segnante faccia una scelta tra 
dt essi, per guidare gli studen
ti, attraverso un impegnato e 
anche faticoso processo cono-
scitivo, all'acquisizione critica 
di un sapere organico e di una 
concezione generale del mon
do. E non a caso sugli stessi 
concetti e tomato Bruno Ciari 
nella sua relazionc sul mcto-
do e sui risultati della c ricer
ca y. 

« Contenuti» 
e ci metodi» 

71 MCE, dunque, non ha po 
tuto non giovarsi del contribu-
to di tante critiche fatlc da 
tarie parti alle correnti estre-
mixtiche dellattivismo educa-
tivo, proprio per recuperarne 
la carica rivoluzionaria senza 
csporsi cl rischio della fran-
tumazione culturale e del vuo-
to ideale. E tuttavia ci sembra 
che questo proeesto di arric-
chimento sia ancora contrad-
aittorio. se il discorio sui < va-
Inri y dell insegnamento non si 
ia piu preciso e impegnato. 
Lo stesso Tamagnini ha giu-
stamente denunciato le deqe-
nerozioni dellattivismo, ma da 
cosa esse nascono se non dal 
fatto di semdere i c contenu
ti » dai « metodi >. e cine dal 
rendere di-ponibili questi a 
tutti gli equivoci e a tutti 
i compromessi? 

Questa esigenza di una qua-
lificazione democratica piu co-
raggiosa e di un impegno rin-
novatore ptu avanzato e stata 
offacciata, e largamente con-
divisa, durante i lavori del 
convegno ed ha costituito Vog-
getto di vivaci dibattiti, a la-
rola. durante le passeggiate, 
e in macchina, lungo il viag-
gio di ritorno. In realta, si 
tratta di una questione di fon 
do, che compromette la stessa 
battaglia sul terreno dei me 
lodi e delle tecniche. E' acca-
duto, infatti, che insegnanti 
pieni di buona fede e di buo 
r,a rolonld abbiano dovuto so-
spendere la corrispondenza in-

1 terscolastica tra le loro classi, 

proprio percfio, nel corso del-
I miziativa, la collaborazione 
si e rirelata impossibile per 
nettc divergenze di concezio-
ru educative e di ispirazione 
ideale. Da una parte, per c-
sempio, si voleva rendere la 
corrispondenza uno strumento 
di comunicazione di esperien
ze democratiche dei ragazzi. 
uno strumento di formazione 
civile, cioe, mentre dall'altra 
si tendeva a limitare questo 
rapporto, dandogli uno scopo 
in formativo (scambio di noti-
zie e cartoline) ed un tono 
psicologico (nascita di amici-
zie). Nnn che questi ultimi 
von siano fattori validi: vo-
gliamo solo dire che comincia-
no a vivere di vita artificiosa 
e ristretta quando li si priva 
di quel respiro pin ampio cui 
intrinsecamonte (e ' non per 
esterna suggestione) ogni pro
cesso conoscitivo ed ogni con
tatto amicale tende. 

La stampa 
dei ragazzi 

Oppure ci si 6 scontratt sul
la impostazione da dare alia 
stampa dei ragazzi. Vogliamo, 
cioe, puntare ancora sul * gior-
nalino della classe », certo piu 
ampiamente rappresentativo 
ma limitato ai testi liberi c 
alle impressioni dei ragazzi, 
o cercare di mettere a fuoco 
i problemi che solo a livello 
generale possono essere cor-
rettamente posti, per esempio 
quello della democrazia nella 
scuola, con un < giornale di 
scuola y di respiro comunita-
rio, piu selettivo verso i lavori 
e gli articoli degli studenti 
ma anche ptu significative del
le loro profonde aspirazioni 
di liberta? 

Giustamente notavano alcuni 
insegnanti che fino a qualche 
anno fa una battaglia sul ter
reno delle tecniche poteva ave
re ancora un significato ed un 
valore liberante, ma che oggi. 
in una situazione in cui ormai 
dovunque si adottano — e spes-
so si deformano — i metodi 
attivi, lo stesso sforzo di rin-
novamento educativo deve por-
.si obiettivi piu decisivi. sul 
piano, appunto, dei contenuti 
culturali e dei principi ideali. 

Non e, quello che qui si fa, 
un discorso di rottura del 
MCE: tutl'altro! L'obiettivo 
che ci sembra urgente i in
vece proprio quello di creare 
e rafforzare una unita di tipo 
diverso, a livello piu avanzato, 
nel Movimento. La condizione 
e lo sviluppo della scuola e del 
paese, il crescere delle forze 
democratiche nel mondo del 
lavoro e della cultura, sia in 
Italia che fuori, rendono oggi 
possibile e doveroso uno sfor
zo duplice per portare piu 
aranti la hnea delta nostra 
lotta e. insieme, per allargare 
e rafforzare il nostro schiera
mento. Come si vede, si pone 
in un contcsto originate il 
grosso problema del dialogo 
tra comunisti e cattolici. 

Una tematica vivissima, 
dunque. quella del convegno. 
che solo in apparenza i usci-
ta fuori lema rispetto all'indi-
rizzo iniziale: in realta, pro
pria il passaggio dalla scuola 
elementare a quella media, 
cioe il superiore livello men-
tale dei ragazzi, ha reso piu 
scoperte certe contraddizioni 
e piu urgenti certe esigenze. 
per cui una questione aU'ori-
gine di natura psicologica e 
didattica e divenuta natural-
rnente un Problema di scelte 
culturali e cicili. 

Noi speriamo che questa te
matica si sviluppi e trovi una 
sua positiva soluzione nella vi
ta del MCE e nei lavori dei 
suoi prossimi convegni, perche 
ebbiamo fiducia nella vitalita 
del Movimento e nella sua ca-
].ncita di svolgere un ruolo 
importante nel processo at 
jinnovamento della scuola e 
della societa nazionale. 

Luciano Biancatelli 
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