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ELEMENTAL 
direzione centralizzata, maestri in posizione 
mbalterna, cittadini privi di rappresentanti: 
tutto contribuisce ad una strutturazione buro-
cratica ed autoritaria dell'organismo scolastico 

Cos) finiscono gli utili di Monza, 
Agnano, Merano e dell7" Italia » 

LOTTERIE 

Un racconto sul razzismo in Inghilterra 

COME VIVE A LONDRA 

600 milioni regalati 
a scuole e 

ad enti confessionali 
Un gruppo di dcputati demo-

cristiuni ha presentato un'in 
terrogazione al ministro della 
pubblica istruzionc per chicdcrc 
che ai patronati scolastici siano 
devoluti gli utili ricavati dalle 
lotterie nazionali di Monza, 
Agnano. Merano e Italia, on 
de poter estendere I'assistenza 
a tutti gli alunni delln scuola 
dell'obbligo. flno ai 14 anni. 

Pensiamo che non a easo la 
interrogazione segua di pochi 
giorni I'arlicolo: « Con le lotte
rie italiane si finamiano con 

I reHli e associazioni religiose >. 
pubblicato dall'Agenzia Radica 
le (20 marzo 1965). che denun 
d a la sfaeciata parzialita go 
vcrnativa nell'applicazione del 
la legge sulla ripartizione de 
gli utili delle lotterie ad enti 
assistenziali e culturali. II go 
verno. infatti. ogni nnno scarta 
sistematicamente gli enti pub 
blici, ehe svolgono pure fonda 
mentali compiti assistenziali e 
culturali, per favorire quasi 

FINO A QUANDO REGNERA 
IL DIRETTORE DIDATTICO? 

Occorre istituire un organismo collegiale— il Consiglio di direzione — composto da 
insegnanti, rappresentanti delie famiglie e da esperti dell'educazione e dell'assistenza 

K" un punlo uciiutsito nel dibaitito pe 
dagoyico cuntetnporaneo che il leqame 
fra In scuola e la societa non pud ridursi 
all'azione condizionante deliambiente so 
dale sulle islituziom sculasliche, ma de 
ve compreiirfcre un ampio quadro d'in-
tervenli della scuola nella vita della co 
munita, con funzioni educative ample e 
quulificate. Sana due motnenti d'un pro 
cesso organico di svduppo sociale, che 
le correnti piit avanzate concepiscono co 
me sviluppo democratico profondo. Non 
d difficile inlendere came una slruttura 
democratica della scuola sia condizione 
di questo intervcnlo. se questo ha da 
contribuire ad un ampliamer.to della de-
mocrazia nella societa. 

Ora, la nostra scuola non pud essere 
oggi elemento nttivo di progresso nella 
comunitd. Se si quarda, in particolare, 
alia scuola elementare, appare chiaro 
come la sua sostanza sia di fatto di tipo 
feudale. col jxrtere che discende dall'al 
to e si struttura ai vari Hvelli in organi-
smi burocratici: la direzione centrale. it 
provveditore ngll studi. I'lspettore scola 
stico. il direttore didattlco: ciascuno di 
questi organismi gestisce una sezione sem-
pre piu ristretta del potere ed ha Ira le 
sue funzioni precipue la Irasmissione di 
tlirettive dall'allo al basso. 

Senza democrazia 
Che tale sia la realid non i contesta

ble, come non & contestabile che questa 
e la negazione della democrazia. La qua
le esige che la responsabilitd di direzio 
ne. in qualunque organismo. apparlenga 
collegialmentc a colon che in esso vi-
vono ed operano. o quanto meno emani 
da un loro mandato e sia posta sotto il 
loro controllo. Cid comporta la rottura 
del sistema di direzione centralizzata e, 
nell'ambito della scuola elementare. la 
fine del potere assoluto del direttore di 
daltico. 

Nasce di qui la proposta della creazio-
nc di un organitmo collegiale — il const 
glio di direzione — da affiancarsi al di
rettore. compo.ita d'inscgnanti. rappre 
sentarti delle famiglie e competcnti nci 
VGri campi dell'educazione e dell'assi

stenza: medici. psicoloyi. assistenii so 
ciali. L'islituzione di questo organismo 
non t? perd sufficiente se. come qualcuno 
propono. ad esso s'asseyna una funzione 
puramente consultiva. che ne farebbe 
un'inutile appendice del direttore: deve 
essere un organo veramente responsa 
bile, deliberativo. 

Negli idtimi <mm il tema del consiglio 
di direzione e stato trattato da competen 
ti di scuola. pedagogisti, insegnanti ed 
associazioni. Ira cui VADESSPI (ad es. 
nel volume collaborativo Democrazia e 
autonomia nella scuola. Einaudi. 1961 ed 
anche nel suo congresso nazionale del 
1963) ed il Sindncatn Autonomo della 
Scuola Elementare. che sta assumendo 
posizioni sempre piu impegnate. Molto 
utile sull'argomento, anche per la ric-
chezza della bihliownfia. ** it" libretto di 
m direttore didattico. Aldo Fabi. mem 

bro del comilalo di redaztone della combat-
tiva rivista II Maestro Oggi (Aldo Fabi, 
II Consiglio di Direzione. prefuzione di 
S. Valitutti. A. Armando. I9G4). nel qua 
le si trova la giustificazione giuridica 
e pedagogica e s'illustrano le finolitd edu 
calive -J sociali di quell'organismo. La 
sua composizione, nella proposta del Fa 
bi. risulta urticolata in due sezioni: una 
attiva e di controllo. formata dal diret
tore e da un qruppo di maestri eletti; 
una consultiva. di cui dovrebbero far 
parte lo psicologo, il medico. I'assistente 
sociale, il presidente del Patronato Sco 
lastico. rappresentanti delle famiglie e 
del comunc. 

Da sotlolineare il legamc. opportuna 
mente traltegginto dall'autorc. fra I'isti 
tuzione del consiglio e I'elevamento del
ta dignitd dei maestri, che la partecipa-
zione responsibile alia direzione della 
scuola dovrebbe snttrarre all'atluale 
morlificante soggczione al volere dci di 
rettorc. e la prospettira d'insicme in cui 
egli colloca la sua proposta. che e quella 
di una riforma campleta (scuola a picno 
tempo, riduzione delle circascrizioni ter-
ritoriali. istituzione del ruolo dei segre-
tari per alleqgerire la funzione ammini 
strativa del ditettore. stanziamentt finan 
ziari a favore della direzione didattico) 

La creazione d'un organismo democra-
tico per la direzione della scuola venne 

proposta yid nel 19 JJ da una commissi!)-
ne dell'Istituto Gramsci. che elabord le 
linee generali di una riforma della scuo 
la dell'obbligo. poi perfezionate nel pro 
getto di legge Donin Luporini; venne 
ancora ripresa nelle Proposte dei cotnu 
nisti per una riforma democratica della 
scuola f/958,). rilanciata' dal Convegno 

nazionale sulla scuola del febbraio 1961, 
ed d ora elaborata organicamente nello 
schema di legge Picciotto. comparso nel 
numcro di marzo di Riforma della scuola. 

Progetto comunista 
/ punti principali del progetto sono. per 

quanto riguarda la scuola elementare: 
il collegia dei doccnli; la direzione am-
ministrativa separata da quelln didatti
co; I'elezione annuale del direttore, dei 
rappresentanti dei maestri (uno ogni 
died). dei genitori (uno ogni 250) e del 
personate non inseynante; la presenza 
dei tccnici: i vasti poteri del colleyio 
nella scuola c nelle iniziative educative 
esterne ad essa; I'abolizione della dire
zione didattico e dell'ispettorato scola
stico. 

E" una proposta di rinnovamenlo radi-
cale. ed e inutile nascondersi le difficol-
td della sua attuazione, soprattutto per 
I'involuzione in atto nella politico scola-
stica governativa. per la sterzala rea-
zionaria in atto in tutto il pacse e che 
non pud non riflcttersi sulla scuola, ma 
anche per I'immaluritd politico di molti 
insegnanti. aggravata dallo stalo di soy-
gezione in cui sono stati tenuti sino ad 
oggi e si voaliono ancora tenere. Si trat-
la. come sempre, d'impostare una lotta 
e d'accompagnarla con un chiarimento 
iaeale. Per questo occorre che le propo 
ste nostre e quelle dei * laid * dcmttvia-
tici siano discusse in prima luogo dagli 
insegnanti a seconda del lipo di scuola 
in cui insegnano. mn con rlguardo alia 
globalitd del problema. ed anche da chi 
partecipa alia battaglia per la irasfor-
mazione del jnese, che oggi meno che 
mai si pud separare da quella per la 
democrazia e Vautonomia della scuola. 

Giorgio Bini 

II difficile mestiere di biologo 
Le mozioni approbate a Firenze dal Congresso nazionale degli studenti e dal Convegno dei laureati 

A Firenze. il 29 .W apnle e il 
1. magjfto. si e s\olto il II Con 
jprs*o nazionale elegit studon 
ti di scienze biologiche e natu
ral!. Nello stesso penodo. sem
pre a Firenze. SJ c tenmo anche 
il VI Convegno nazionale della 
Associazione laureati in scien» 
biologiche. 

Riteniamo utile dare qui una 
informazione sui lavort di que
st* asscmblee. le cot moiuzio-
ni acqutstano un intercsse ed 
un'attualita narticolan dopo la 
presentazione del Di«egno di teg 
ge go\ernativo sul « nordina 
inento» ricirUniversil* che e 
stato ed e vnacemente entica 
to dalle asvH-iaziom <lr*li <u 
dentl. degli ns<tMrnti e dei pro 
fess«>ri inc:iru;iti 

La mo/ionc .tpprumlrt <I.I>:II 
studenti alia Tine del (ongrosvo 
afferma. fra I altro i le men 
dicazioti sul nuoio ci\<rttn (let 
nostn corsi di laurca ,iehf»™o 
inserim nel contesio piii am 
pio del discorso ch le torze 
dcU'Vmtersitd slan.... porlan 
da avantt per il rvmovnmenld 
drmoetalico delYifUuzior.* tu 
periore. 

« I punfi che riteniamo londa 
mentali — prosegue il documen 
ta> — sono a questo riauardo 
rittmir* aj&icaziont del " di 

Ti'.to a'.ic *turiio". ccnlorme 
mente nl dcilalo co-tiluztonate. 
e lestensione di tale dirttto a 
lulu i lirelli della pubbhea 
lflnizicme. 

€ II concetto base del rinnova 
mento della vita umversitana 
ifa nril'i presenza dello studen 
tt a tutli i lirelli decisional. 
con vo'o deliberative >. 

II Congresso ha nconoseiuto 
« una carenza di base nello sta 
to alluale della ncerco scien 
li/ica in Italia, dovvta al'.'ir.ca 
pacitd strvlturale dell'indu*tri,i 
di realtzzare una ncerco scien 
tifica aulnnoma. e. (mo ad ooai. 
alia mnncata prnpulsione dn 
\tarle dello Stato » 

Gli studenti hanna poi nbadi 
to: I) ia necessita dell islituzjo 
ne obt'liaalwia del Dipartimen 
to. cwuepito nel contcsto di una 
nforma generale dell'Universi 
la e sulla tv>*e di quanto indt 
cato dai documenti dell'UMJRI. 
rfell'UNAU e dellANPUI. si che 
esso divenga un'effettiva e fon 
damenlale unita dt ncerca e di 
dattica. in vista «rfi una prepa 
razione prof essionale sclent iflca 
atta a facilitare rm-terimento 
dello ftudenle nello socield • ; 2) 
I'eaigenza del Jul! tim« (meno 
tempo) » deiristituzione. all'in-
tcrno del Dipartlmento. di disci

pline specifiche del corso di lau 
rea in scienze biologiche: 3) la 
esigcnza del riconoscimento giu 
ridico della profevsione di biolo 
go. nbadendo. nel contempo. la 
prionta di una riforma del « pi a 
no di studi » che renda sempre 
piu ampie le capacita e le com 
petenze dei btologi: i) la neces 
sita della dtfferrnziazione dei 
corsi di laurca in scicnie biolo 
^iche e scienze naturali 

t Si vono mamfestate — ag 
gain^e la mozione - da vane 
m rane sedi perpletsitd sulla 
opportvmld e lulilitd dell istitu 
zione del I ttloto dt 'turfio <it 
diploma), moftrcfe da duhhi cir 
ca la capanld di a'soThimeilo 
del te:nico mtemedio n-pctto 
al lecnico laurcaln c al tecr.i 
co nscente da scvole di specie 
lizzazior.e. oltre che da un di
scorso pti) oenerale concernen 
le tnprattutto il ptoblema del 
' dirttto alio studio " ». 

Ed ecco (I iesto delta mozio 
n*f appro vat a al termme del 
roniegno nazionale dei la.ireati 
in Scienze hioiogiche: 

c II VI Convegno nazionale lau 
reati in Scienze Biologiche, sen 
ttto il parere dei soct svi pro 
btemi che aattano la caleoona 
e di autorcvoli pcrsnnaiitA del 
mondo politico e »cienti/ico. i 

rjvo'.i sono stall unantmi nel n 
cf>r-'>-ccre Valluale cond-.zionc dt 
ir.fcrionta dei laureati in Sctcn 
:c Inoloirche net coilror.tt di 
tulle le oltre cateporie dt lau-
rc.Vi: contideralo che tale ifato 
di wfenontd € causato dal man 
cato riconoscitnento giundico del-
Vordinamenlo professional e da 
i nn earema dt tpectattzzaziom 
corula ad una superato irepo 
ftcnone del piar.o di studi del 
C!>isc di laurea m Scienze Bio 
lo&che: 

propone: 
I) dt inlrnsificare laztone pres 

M. i cnmpeienli orgnr.t poltlm e 
r-ir.Ktena/i alio sropo di alfrel 
ta'e il ncovoxctmento ctundtcu 
'.rFJa co'epoTia; 

it di intrrej.tars! ottivamentr 
.if nc** vengario tenuti in o%> 
non.tta considerouor.e t snoje-
runcuU che saranno vropostt 
doll at<emblea per un oroamca 
rilnrnui del piano dt tludi dei 
la Fucolld. per ottenere che 
Quesln riforma rvtultt piu con 
sono alle estoenze della cateoo 
:-.3. FAtsemhlea propone di co 
• titune una commissive nomi
nate dot romitato centrale per 
jl>r.'t ti diaUjoo con tuttc le ca 
leo-ins interessale alle Scienze 
MOi©0:che ». 

esclusivamente enti confessio 
nali di ogni genere e di ogni 
parte d'ltalia. 

Tale arbitrio. che non e nuo 
vo, ha richiamato quesfanno 
I'attenzione In modo piu cla 
moroso. perche. mentrc gli en 
ti bencflciati dalle lotterie pre 
cedent! si aggiravano tra i 200 
e i 400. quelli designati a go 
dere degli utili deH'uItima lot 
teria Italia ammontano a ben 
milleottantaquattro. 

Sebbene la Cazzetta Ufficiale. 
che ne da notizia nel n. 50. 
come nl solito indichi solo la 
percentuale devoluta a ciascun 
ente. senza renderc noto a 
quanto ammonti I'insieme del 
I'utile, siamo tuttavia venutl a 
sapere che questo e stato dt 
754.797.725 lire. Tale cifra da 
cosi corpo alle peicentuali. Nc 
risulta che hanno ottenuto oltre 
COO milioni circa mille enti con 
fessionali. fra cui centinaia e 
centinaia di parrocchie e scuo 
le materne parrocchiali. curie. 
basiliche, diocesi. arcipreture. 
archidiocesi. monasteri. con 
venti. case per il clero e le 
maestro pie e persino un'unio 
ne ragionieri cattolicl. 

Dei restantl 150 milioni, meta 
6 toccata a dopolavori gover-
nativi. L'altra meta e stata ri 
partita fra associazioni di re 
duci. partigiam e perseguitati 
politici e organiz/azioni laiche 
di vario genere; un milione e 
mezzo agli ebrei. un milione ni 
voidest, tanto quanto un qual-
siasi laboratorio di cucito par-
rocchiale. 

Per la prima volta nella sto 
ria della ripartiztone degli uti 
li delle lotterie compaiono qua 
e la. Ira una valanga di santi 
e di pontelici. anche i nomi di 
Turati. Salvemini. Gobetti. Mat 
teotti e Leon Blum, mortiflcan 
te risultato della presenza dei 
socialisti al governo e del mi 
nistro Pieraccini fra i firmata-
ri del decreto ministeriale sul 
la ripartizione. In cambio di 
25 milioni distribuiti ad una 
quarantina di loro circoli. i so
cialisti ed i socialdemncratici. 
dimenticandosi delle enormi 
esigenze degli enti pubbhei di 
cui si preoccupano persino de-
putati democristiani. hannu 
availato ancora una volta un 
massiccio finanziamenlo stata-
le agli enti confessionali. 

II confronto fra 1c singole vo 
ci dell'elenco della lotteria Ita
lia rivela aspetti particolar-
mente scandalosi. Oblazioni 
sono stale date pure a scuole 
magistral! religiose ed a scuo 
le elementart parificate. scb 
bene il bilancio della pubblica 
istruzione provveda gia al pa 
gamento di tutto il loro perso 
nale. I/elenco scopre inoltre 
insospcttale incombenze di al-
cuni provveditorati agli studi, 
trasformati in vt-icoli di flnan-
ziamento ad enti privati. come 
i provveditorati di Bari e di 
Foggia. ni quali sono stati as-
segnati 16 milioni degli utili 
per non megho precisatc < at-
livitd di istituti di benefi-
cenza ».' 

Un grande educandato stata-
le di Torino, che attendc an 
cora il pa gamento dei danni di 
guerra. ha ricevuto dalla lotte
ria la meta dcll'oblazione asse 
gnata aH'On.si serafica france-
scana, al pontiflcio seminano 
di .Molfetta. alia chiesa colic 
giala arcipretale di S. Giovan 
ni in Persicoto e al monastero 
delle benedettine di Cesena. e 
tanto quanto le suore povere 
bonaerensi. le clarisse di Cata
nia e YOpera di caritd della li 
nea gotica. 

Oltre le decinc di miliardi 
loro erognti dai vari ministe 
ri. gli enti religiosi incassano 
annualmentc almeno altri due 
miliardi dalle quattro lotterie 
nazionali. Daila sola lotteria 
Italia essi ottengono una som-
ma che supera di cento milio 
ni I'intero stanziamento previ 
sto nel «piano Gui » per il 
1965-'66 per le casse scolasti 
che di tutte le scuole medie 
statah della Repubblica (500 
milioni). 

Ma altri gravi fatti. oltre 
quelli delle lotterie. indicano 
la volonta dell'attuale govcr 
no di persistcre. in violazione 
dell'art. 33 della Costituztone. 
neU'accoghmento indiscrimina
te di sempre nuove e contrad 
dittorie richicste di flnanzia 
menti da parte delle gerarchie 
ecclesiastiche. Qucste. mentre 
da un lato pretendono il finan 
ziamento stalale alle scuole di 
ogni tipo da esse gestite. con 
trapponendnle alle scuole sta 
tali do\e. sccondo Ion), gli in 
scgnanti non danno fiducia per
che e laici». d'altro canto 
chiedono ed ottengono. per eco 
nomizzare sulle spese, che lo 
Stato istituisca classi statali 
staccate. con insegnanti stata 
li. a totale carico quindi della 
collettivita. nci loro istituti. 
seminari e conventi. 

Questo awiene. ad esempio. 
a Vernone e a Cinzano (Tori 
no) negli istituti di un certo 
don Invernizzi. il quale, scb 
bene per ' a sua attivita piu 
spcculatrice che sociale abbia 

gia sollevato 1'allarme nel Con 
siglio provinciale, ha ottenuto 
I'assegnazione di maestri ele 
mentari statali dalle relative 
direzionl didattiche. Awiene 
a Lanciano (Chieti) dove trc 
classi della scuola media sta 
tale c Umberto I » funzionano 
re'la scde arcivescovile al ser-
vizio dei seminaristi. Awie
ne a Rimini, dove ben otto 
classi della scuola media 
statale « G. Panzini ». stacca 
te nel seminario vescovile dl 
via Cavignano e nel cotivcnto 
delle Grazie. sono frequenta 
te esclusivamente da KiO semi 
naristi e frntini. 

K' lecito sospettare ehe non 
siano pochi i comuni in cui fat 
ti del genere si verificano; che 
agli insegnanti statali, per lo 
piu non di ruolo. costretti a 
far lezione ai seminaristi. non 
sia assicurata la liberta d'in 
segnamento; e che l'autorita 
ecclesiastica intervenga nelln 
scelto di questi insegnanti sta 
tali, per garantirsi che non 
lurbino lo spirito dominante 
nelle classi dci vari conventi 
e seminari. 
. I socialisti al governo non so 

no riusciti a deviare minima 
mente gli inhniti rivoli d'oro 
che dalle casse dello Stato e 
degli enti publici aflluiscono 
agli istituti confessionali. e con-
vogliarli invece verso le scuo
le statali di ogni ordine e ver
so i loro organismi assisten
ziali. come i patronati. noto 
riamente insufficient! ai biso-
gni delle masse s}udcnteschc. 

Del resto lo stesso comporta 
mento del ministro della pub 
blica istruzione. on. Gui. e tut 
to un programma. Assente a 
molte manifestazioni. anche 
ufHciali. organizzatc nelle se
di di istituti statali. e iwrsino 
assente aH'inaugurazione del 
nuovo Politecnico statale di 
Napoli. accorre invece premu 
roso alle asscmblee sulla scuo 
la promosse dai gestori di scuo 
le private, e a Roma plaude 
al discorso del cardiunle Ur 
bani sull'obbligo dello Stato di 
finanziarie le scuole private 
cnttoliche. nel convegno pro 
mosso dall'ufTlcio catechistico 
e dalla Conferenza episcopate. 

Non solo, quindi. i grossi 
piani governativi pluriennali. 
di Gji o di Pieraccini. ma per
sino la ripartizione degli utili 
di una lotteria indicano in tut-
ta Ia sua gravita il peso delle 
forze reazionarie che, anche 
sul piano culturale ed assisten-
ziale. condizionano tanta par
te della vita del pacse c ne 
frcnano lo sviluppo libero e 
democratico. 

Giorgina Arian Levi 
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UN INSEGNANTE NEGRO 
Una drammatica esperienza di E. R. Braithwaite 

nell'East End, a Greenslade 

Quando si parla di razzismo 
nei riguardi della gente dl co
lore. si pensa immediatamente 
all'America, al linciaggio dei 
negri, alle imprese del Ku • 
Mux - Kfan. Ma esiste, anche 
in altre parti del mondo, un 
razzismo in apparenza forse 
meno violento, ma non meno 
grave e drammatico. Ce lo di-
mostra un interessantc raccon
to, evidenlemente di tono auto-
biografico (E. R. Braithwaite: 
I miei fratelli bianchi, ed. Lon-
ganesi. L. 1600), che narra una 
esperienza eccezionale: quella 
ciod di un inseynante di pelle 
ncra alle prese, in una scuo
la di Londra. con una scola-
rcsca bianca. 

Nato nelle Indie Occidentali, 
il giovane Rick e stato alle-
vato sotto tutti yli aspetti al-
I'inglese, e per tutli i 28 anni 
della sua vita ha sempre ere 
dulo nell'ideale del « sistema di 
vita inglese»: e stato questo 
idealc a dargli forza, da gio-
vanetto, in una scuola supe-
riore dove quasi tutti gli al
tri allievi erano bianchi e do-
veva lavorare piu sodo e corre-
re piit veloce di loro per riu-
scire: a ispirarlo durante gli 
anni dell'Universitd, quando 
gli ideali venivano trascinati 
nella polvere della delusione 
dopo la guerra di Spagna; a 
indurlo in fine nel '40, quando 
yid aveva preso la laurea in 
scienze e fatto due anni di 
specializzazione nel Venezue-

Un numero di 
«Riforma» sul 
tempo libero 

Ecco il sommario del nuovo 
numero (macjgio-giugno) dl Ri
forma della scuola: • 

Politica scolastica: L. Ber-
linguer: Una riforma a pezzi; 
E. Marzi: II lungo cammino del
le rlforme; F. Rotondo: La ge-
stlone democratica della scuola. 
-Dibattiti: su « Marxismo ed 

educazione », « Una scuola co
in une da costruire insieme », < I 
programmi della scuola ele
mentare », con artlcoli di J. Gi-
raud, G. Prestipino, G. Gian-
nantoni, B. Ciari. * 

Problemi del tempo libero: 
articoli di: Pagliarinl, Bianca-
lelli, Ruflno, Lombardo Radice, 
Natoll, Cipriani, Negri, Servel-
lo. Carpani, Martino. Borri 
Motla. 

Scuola viva: artlcoli di: E. 
Castelnuovo, E. De Cesaris, A. 
Bernardini, M. Selli. 

ATLANTE DELLE RIVISTE, 
SCUOLA E NAZIONE, LETTU-
RE, INSERTO DIDATTICO. 

la, ad arrttolarsi volontario nel
la RAF. 

Ma quando, smobilitato e pie-
no di speranze. Rick si mette 
alia ricerca di un lavoro, non 
riescc a trovarlo, nonostante la 
sua qualifica, prcparazione ed 
esperienza. Le varie ditle a 
cui si rivolge dichiarano di 
non poterlo assumere perche 
non osano dargli una posizione 
d'autoritd nei confronti dei lo
ro impiegati inglesi che mai 
s'adatterebbero a essere co-
mandati da un « negro ».' S'ac-
corge allora che il razzismo 
esiste anclic in Gran lireta-
gna. 

Negli Stati Uniti. i pregiudi-
zi razziali sono chiari, ovvii 
sfacciaii. II razzismo inglese 
e invece piu subdolo; nessun 
inglese confessa i propri pre-
giudizi: crede addirittura di 
non averli. Un negro e libero 
di salire in r/tinlsinsi treno o 
autobus e di sedcrsi dove vuo 
le, se ha pagato il biglietto: 
il fatto che molti et'ifino di 
sederyli vicino (come accade 
appunto al nostra Rick) non 
viene preso in considerazione. 
E' libero di chiedere alloqgio 
in qualsiasi albergo o pe/t.sio-
ne: il corlese rifiuto non vie 
ne mai attribuilo ai prcgiudizi. 
E ne nasce uno sconforto anco
ra piii profondo. 

In questo stato d'animo di 
delusa depressione, Rick accel-
ta — pur non avendo una par
ticolare vocazione pedagogica 
— di insegnare nella scuola 
secondaria di Greenslade. nel
l'East End di Londra: una 
scuola brutta e squallida in 
una strada sporca e rumorosa, 
tra vetrine polverose e muc-
chi di macerie, resti dei bom-
bardamenti. Gli allievi, appar-
tenenti a famiglie numcrose e 
piuttosto povere, sono ragazzi 
mai nutriti, mai vestiti e male 
alloggiati, che, insoddisfatti 
dello squallore della propria 
vita, reagiscono con spavalde-
ria. dicendo parolacce per 
scandalizzare e per offendere. 
vestendo in modo provocante. 
assumendo atlegyiamenti volu-
tamente scorretti. 

Per quanto pcrplesso ed cc-
citato al pensicro di doversi 
cimentarc con individui cosi 
prossimi a diventare adulti. e 
per di piu con / 'handicap rap-
presentato dalla sua razza, 
Rick decide di tentare. Ed ec-
colo alle prese con 26 ragazze 
dal volto mai truccalo che da 
alia loro cstrema giovinezza 
qualcosa di sdatto e di sciu-
pato e con 16 ragazzi dall'a-
spetto disordinato, volgare, 
sporco. in cui tutto — Tnapliel-
te, jeans, capelli. la stessa aria 
truce — denota un voluto an-
ticonformismo. Stabilire con 
loro rapporti nmichevoV, co-
stringendoli al tempo stesso a 
una disciplina. molto difficile. 
Ma Rick non si lasc'ta abbatte-

re: legge libri di pst'coloflia, 
studio I'amblente. Una tappa 
definitiva nei loro rapporti ai 
ha quando il professore accet-
ta di fare il pugilato col < btd-
lo > della classe e lo aiierra. 
I ragazzi lo guardano come se 
fosse improvvisamente cre-
sciuto di statura, lo accettano 
come insegnante. 

Come non pensare alle espc-
rienze analoghe di altri educa-
tori, e soprattutto a quella nar-
rata da Makarcnko nel suo 
Poemn pedagogico? Mn I'inte-
resse d qui ravvivato ancora 
dal fatto che, oltre che con-
tro la resistenza dci ragazzi 
ostinati a respingcre ogni ten-
tativo d'educarli. il maestro 
deve combattere con tutta una 
comunitd dai molti e forti 9 
ben radicati pregiudizi razzia
li e religiosi. E anche su que
sto punlo innce. Quando vede 
i suoi allien presents' ai fu-
nerali dclln madre dun com-
pagno negro, a cui s'eran pri
ma rifiutati d'intervenire < p*r 
quel che direbbe la gente se ci 
redessero andare in casa di 
persone di colore >. capisce che 
i suni sforzi, la sua fatica 
non sono stati inutili. 

A. Marchesini Gobetti 

18 mila gli 
studenti di 
Telescuola 

Gli alunni delln scuola media 
inferiore che hanno frequentato 
i corsi telcvisivi organizzati dal 
centro di Telescuola. sono stati 
quert'anno 18.211. Kssi potranno 
prescntarsi. al pari di tutti gli 
altri studenti. presso le scuole 
statali per sostenere il 14 jriu-
Kno prossirno gli esami di licon-
zn mev'a. Per gli alunni dolla 
prima classe e della seconda 
non e pre\ista invece alcuna pro 
va d'esame. sempre che R\I ulti-
mi due mini della scuola me
dia inferiore vengnno frcqiicn 
tati presso i centri di ascnltn 
Nel caso inxere che il Riovanr 
desideri passare dal corso tele 
visho alia scuola statale rfovrn 
sostenere le consuctc prove di 
idoneita. 

II funzinnamentn nltrech6 di se
conda e terza classe della scuo
la media, anrhe di nuove prime 
classi con IMnseRnamenlo tclevi-
sivo. snra niitorizznlo per il pros
sirno anno scolastico dai rispet-
tivi Provveditnri nali studi. I.e 
classi dovrannn essere ubicate 
in localita nelle quail, per ra-
pioni topoeraflche e per mancan-
za di idonce comunicazioni. non 
possano funzionare classi o corsi 
distaccati. In qucste localita. inol
tre. dovranno risuitare resident! 
almeno ouindici nhbllgnti i quali 
nbbiann rnnsetfulto la licenza ele
mentare e nbbinno rhiesto l'lscri-
zione nl corso telcvislvu dl scuo
la media. 

Un interessanfe saggio di Jacques Lusseyran 

USA: rUniversita e un lusso 

L anno delle prime imprese 
spaziali sovietiche - il 1957 — 
rapprescnta. anche per Rli Stati 
L'niti. una data sifmificativa: e 

• da allora. infatti. che gli amen 
cam hanno inline compreso la 
crande importan/a che. per un 
Pae<e moderno. ha lorgamzza 
zione della vita culturale. Que 
sto e quanto afferma Jacques 
I.usse>ran in un MK> intelllgen 
te saggio dedicato all'esame 
delle universitA amencaae (I). 

E" dal 1957 c>e lopiniooe put> 
blica americana. e. piu ancora 
le autonta statuniiensi. com 
prendono ia necessita di assicu 
rare alle universita e ai co,'/e<?e< 
le condizioni per unn '-.duppn 
^mpre piii rapido e per una 
sempre maggiore efficienza 
Stando alle cifre e ai dati che 
1' A. offre nel suo sagRio. e 
impossibil? non ricoooscere t 
success! che su questa .via gi> 
USA hanno raepiunto: s: pensi 
che mentre nei 1962 gli studen
ti unixersitan an-.encant err.no 
c.rca 3.800.000, nel 1970 si pre-

vede che essi ammontcranno a 
7.0CO.OOO: ed ancora. se pure e 
\ero che in America csistono 
universita di anttca data, e fil 
trettanto vero che ne esistono 
molte fondatc da non piu di un 
anno 

In cenerale. non * po<airiile 
precisare il numero depli i>n 
tuti ur.iversitan amencani i»er 
che ne venRono fondati *empre 
di nuovi L'n altro dato. assai :n 
tcrcssante. e que-llo che «i n 
fensce a! rapporto numenco tra 
m«oRnanti e studenti: CSHJ va. 
infatti. ria 1 a 29 a 1 a 10 a 1 
a 5 ed a volte c ancora pui 
J>fiSso i p. 648). A questo bilan
cio poMtivo va aggiunlo che al-
I'mterno delle sin?o!e universl 
ta esistono rapporti cost ant 1. 
che investono ogni aspetto del 
ta loro vita: la ctira stessa del 
mantemmento della disciplina e 
affidata a organismi studente-
schi. che si limitano ad infor 
mare il corpo insegnante delle 
decision! prese: corpo insegnan
te che. peraltro, stabilisce con 

gli studenti rapporti impronta-
ti a grande famihanta. 

Ma e'e un rovc^cio della mc-
daglia. Agli otthi deli'amenca-
r.o rrwlio. le universita soim 
organismi meritevoli di grande 
nspetto. che in esse vivono pvr-
<<me « n>eravigIiosc ». dedite cioc 
a problemi bizzarri ed « inuti 
li » In<omma. ix̂ r I'air.ericano 
mt-dio le universita hanno il Ta-
scir.o — ma anche I'lrcuiilitri — 
delle imprt^c improduttive (p. 
6.V1). Stud 1 a re e come muoversi 
in un morrio a parte, diverso 
e separato da qucllo reale: e un 
lusso. E lo e realmente. se si 
pensa che vanno prosperando in 
America banche e societa di as-
sicurazione. ch? csortano 1 cit 
tadmi a depositare per tempo 1 
lora risparmi in modo da poter 
raccogliere ma no a mano quel 
piccolo «tesoro» che c netes 
sario per mantenere il figho in 
un collcae o in una universita. 

Rispetto, dunque. quello del-
I'air.ericano medio, che testimo
ny. in realtl. di quanto lontana 

dalla mentalita borghese sia la 
c-onsapevolezza del necesaario 
impegno culturale. E questa 
o.!rancita della vita culturale dal 
complcsso del tessuto sociale 
arnencano e documentata anche 
rial fatto che le universita co-
stituî cor^) ancora gli unici cen-
tn rii attivita culturale esistenti 
negli L'SA: assai frequcnte c in
fatti che lunico teatro e Tunica 
s>ila da concerto di una citta. 
siano ruielli costniiti all'inter-
no delle universita. Insomma: 
I universita c un'isola. un mon
do a se. nel quale, per altro, 
non sempre o facile entrare per 
chi. ad esempio. abbia la pelle 
ncra 

Stefano G. De Luca 
N * I I J foto in alto: studenti del

la Columbian University di New 
York si awiano a It 11 on*. 

(1) J. Lusseyran. L'itudiar.t 
am&iicain. Esprit, n. 4 (aprile). 
1965. 
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