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la scuola 
La partecipazione dell'Ateneo alia lotta 
antifascista durante I'occupazione della Capitale 

Tedeschi e fascist! 
non riuscirono a piegare 

I'Universita di Roma 
Romualdo Chiesa, slu 
denle d'ingegnerla, me-
daglla d'oro della Re-
sistenza, fu Irucidalo dai 
tedeschi alle Fosse Ar-
deatine. 

La grande manifestazione unitaria del 17 gennaio 1944 — La commemorazione dei caduti delle Fosse 
Ardeatine a S. Maria Maggiore — II contenuto rinnovatore della battaglia degli universitari 

I I pr imo appello un i tano inch 
rizzato agl i studcnti dal Comita 
to Studentesco di Agitazione 
(CSA) fu proparato a l l ' i n i / i o 
del gennaio 15)44 in un appar 
tamento sotto i te t t i . non Ion 
tano da pia/za Fiume Al lora. 
la vi ta era d i f f i c i le a Hi imi i . 
e I'aver scri t to q u d l ' a p p d l o 
rappresentava per i suoi autori 
un considerevole perieolo. Fa-
scisti e tedeschi cercavano di 
normalizzare la vi ta della c i t ta . 
cosi d i e apparisse come Iran-
qu i l la e ordinata. secondo le 
d i re t t ive d i e giungevano dal 
governo di Said Ma soprat-
tut to, premeva ai tedesdi i d i e 
le retrovie del f ronte fossero 
immun i da sabotaggi. d i e le l i-
nee d i comunica/ ione st radnl i e 
fer rov iar ie urbane ed extra 
urbane assicurassero i l t ra f f ir o 
d i uomini e mezzi verso Cassi 
no. d i e i soldati tedesdi i i c 
duei dal la linea di battagl ia 
potessero f ru i re di un confor 
tevole riposo al l ' in terno di Ko 
ma. I n questi p iani I 'Universi ta 
oceupava un posto part icolare. 
Seguit i con occhio vigi le ed at-
tento dagl i a l t i gerarchi fasci-
s t i durante gl i anni del regime. 
g l i student) romani avrebbero 
dovuto d imostrare la loro fedel-
ta a uomini e a ideologie o rma i 
sconf i t te nella storia e ncl la 
coscienza degli uomin i . 

Ma a Roma era f i o r i t a . f in 
da l 1936. una v ivace opposizio-
ne giovani le. cresciuta a l l 'om-
bra del le aule scolastiche e v i -
vi t lcata dalla presenza d i edu-
cator i ant i fascist i 

I • maggior i d i eta erano 
poi passati a l l 'a t t iv i ta organiz-
zata nei diversi par t i t i po l i t i c i . 
lasciando agli a l t r i . ai p iu gio-
van i , i l compito d i ra f forzare 
una presenza d i lot ta, d i e ave-
va t rovato la sua piu al ta 
espressione sui banchi del t r i -
bunale speciale. nelle carcer i e 
a i conf ino. E* cosi d i e si for-
marono i nuovi combattent i . K 
quando quegl i studenti comin-
ciarono a r iun i rs i e ad organiz-
zars i nel l ' inverno 1944. la pro-
spett iva ' era o rma i ch i a ra : 
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I 'Univeihi i . i .iciiutjut Uuvuui it-
stare chitisa. le lezioni sospu 
se. gl i esami r u n iat i f mo a 
quando. l ibeiata la c i t ta . l u t t i 
i giovani avrebbero poluto la 
sciare le a rm i impuimate per 
combattere I ' i i ivasore e dedi 
carsi a l lavoro e al io studio. 

Una tale decisione. presa pro-
pr io quando le autor i ta fasci-
ste avevano stabi l i to I' inizio del 
corsi c la pa r l r r i pn / i one agli 
esami previa esibizinne di on 
documento attestante I'avve-
nuta presentazione dello stu-
dente ai distretto m i l i t a re . era 
dunque una decisione d i lot ta, 
che mi rava a colp i re tedeschi 
e col laborazionist i in un punto 
nodale della vi ta d i Roma. 

Fu tale consapevolezza dei 
va lor i ideal i che in quegl i anni 
rappresenta\ano la matr ice re-
sistenziale delle nuove genera-
zioni. a dare slancio e conte
nuto aH'azume degl i universi ta. 
r i roman i . I I 17 gennaio. rac-
colt i in gran numero davant i a i 
cancel l i del Pol ic l in ico. dove 
erano incominciat i gl i esami 
della Facolta d i Medic ina. g l i 
studenti romani d imostrarono 
apertamente la loro opposrziorie 
al fascismo e ai tedeschi. in-
vasero le sedi d'esame. impo-
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il Portamento 

TECNICO - PR ATICI: 

L0 STATO £ FEROCE 
GU mscgnanti tecnico-praMci n 

masti pnvn di ore di :nse>ma 
mento e assegnati alie seg--ete 
r ie delle scuole mcd:e. si sono 
visti anche tognere gli scam di 
stipendio. Non solo. A qje-ui f i 
segnanti e stata. per di piii 
impasta la reLScnzione all l \ 'PS 
sebbetie essi — per effet'o de» 
la legge t 831 » — aveisero opia 
to per i l tratiamento di q u i e t e n 
za dello Stato e. di conseiiien 
za. avessero ch:es!o il risca'.io 
dei contnb j t ! in precedema \er 
sati a i r iNPS. 

Ad una mterrogazwne della 
compagna on. Giorgroa Anan Le
v i cbe denunciava questa situa 
zione. e chiedeva di conoscere 
quali prowedimenti c 1'amm m 
strazione mtenda prendere per 
salvaguardare concretamefi'.e i 
logit t imi inTeressi» degli Tv*e 
gcianti. i l minLstro Gui se o e 
uscito con v*ia nsposta che e 
fredda. burocratica. ni«):e afrat 
to partecipe del problema uma 
no. oltre che giuridico. degb x i 
tcressati. 

Secondo Gin. U mxiistero della 
P.L ha ch:es:o i l parere de: 
Consiglio dt Stato. sulla base dei 
quale ha deciso che i l nuovo 
status degli msegnanii tecn.co 
pranci « sia quelU> relativo al per 
.vmale non msegnante della SCTK> 
ia ». con < U trattamento econo 
mico e prev.denzla!e previsto per 
t'A imptegati delle qualifiche x\h 
* a l i delle predetie carnere ». 

Gh' interessati hanno fatto r i 
eorso al Consiitlio di Sta'o. 

Professori 
intoccabili? 

AH'Universita di Pi5a un con 
corso per atsiMente di ruoio. alia 
cattedra di Geokxna cui p a n * 
cipava i l dox Far»:o Sa.i?(? n». <> 
stato nnvnato dai rettore. a s* 
g j i t o di ncor.io a: Consiglio di 
Stato del docente contro !a sua 
mancata conferma neli 'mcaneo 
d i a.isist«ite straordmario. C a 
seguito. aggiungiamo noi. d ! un 
pronto in t erven to m sede parla-
•Mntare dei deputati comuniati 

L. Ber l incuw • Ral -

tacJIi 1 quali denunciavano fra 
I'altro I'assurdo che nella com 
missione e-sam-natnee dei con 
co'<o erano due professori che 
avevano « licenziato > i l Sa?gni 

Ep'sodio limitato. e nsolto net 
mul iore e piu *a?giO dei modi. 
o»>trebbe dirsi. e q- indi i r n l e 
.an'e. Invece no Infatt i . il mi 

•ni^To Gui. nella sua nspo' ta. 
evra accuraiametite di *nforma 
re t deputati .n'errozan'i se ac 
ccttava ia nchjesta di € promuo 
vere una adeguata inchie^ta. vol 
ta a far luce suite cause del gra 
viv;:mo prowedimento e sulle re-
sponvib lita ad esso cormesse >. 

Propaganda per 
le accademie militari 

I l nmis t ro della P.I.. Gui, sem-
bra es«ere tm esperto nell'aggi-
rare gli o>?acoli (anche se. poi. 
•alvotta cade, e male, contro 
grossi sco.gli. come ; e.>penenza 
imegna) C-ost. ad esempio. egb 
ha evitato di dare nsposta ar> 
propnata alia compagna on. Gior 
g:na Anan Levi, che gli chiede
va come potesse conctliarsi U 
fatto che negli uit imi anni delle 
scuo'e mede supenon. anziche 
prowedere «ad atu'are nella 
scelta universitana o professio 
naie gli studenti ». si < prowede 
a svolgere fra essi umcamente 
la propaganda per U recluia 
mento at!e vane acca<lem:e mi-
h : a n » : propaganda che non di 
rado e mtnsa «d i spunii nazk> 
nahMid >. 

Risposta genenca per la p n 
ma parte, elusiva per la secon-
da. nella quale Gut afferma che 
la propaganda per la camera 
militare nentra nel quadro di 
nizia' ive collaterali all a none 
permanent e \1eiia scuola. e co 
munque sarehbe menu'..* fra quel 
le attivita da propagandas qua 
11 c la navigazione. gli sports 
nautici. i l volo. le att ivita appii 
cative dell'energia nucleare». 
Una gran confuskme d i lingue 
Tisomma: e Gui non esita a st-
glarla. 

a cura di A. Di Mauro 

3 t l i . ••! ->(>.-(Ji. l ialUliL i l l u t i l l i t i l 
t iv i ta d idat t ica. mani festaiunu 
a gran voce i l carat tere della 
loro scelta poli t ica Quei giurnl 
furono indiment icabi l i Sultan 
to pensando al ia violenza e al 
terrore in cui Roma viveva si 
puo comprendere 1'audacia, i l 
coraggio e la matur i ta poli t ica 
della gioventu studentesca ro 
mana 

II succesMj delld mamlcs la 
zione fu cuinpleto nun solo co 
me r isul tato immediato ma an
che per le prospett ive che quel 
successo recava con se. L'agita-
zione. i n fa t t i , di lago ben pre
sto in tut te le scuole c i t tadine 
e. con lo sbarco di Anzio. as-
sunse I'aspetto di lotta aperta. 
Tut tav ia le lezioni continuava-
no a svolgersi nel la Facolta 
d' Ingegneria a San Pietro in 
Vincol i , anche perche la Fa
colta era staccata dal l 'Univer-
sita e r isentiva in misura mi -
nore degl i avveniment i veri l i -
catisi nei g iorn i precedenti . I I 
28 gennaio, un cent inaio di stu
dent i . protet t i da squadre ar-
mate. si reccolse davant i al ia 
scalinata del la Facolta e alcuni 
giovani penetrat i neU'edif ic io, 
imposero la sospensione dei 
cors i . La collaborazione d i a l 
cuni docenti . come Car lo Rocca-
te l l i . professore di Archi te t tura 
tecnica, fac i l i t6 1'azione de
gl i student i . La chiusura del-
I 'Universi ta fu poi sancita uf-
ficialmente ed anche se nel me-
se d i marzo si ebbe qualche 
tentat ivo d i organizzare una 
breve sessione d i esami. I'Ate 
neo romano non svolse alcuna 
at t iv i ta durante i nove mesi del 
I'occupazione tedesca 

Al l 'avanguard ia nel l 'agi tazio 
ne d i massa nei campi che era-
no loro spec i f ic i . inser i t i nella 
resislenza armata del le diver
se formazioni m i l i t a n . g l i uni 
vers i tar i romani ebbero i loro 
mar t i r i e i loro depor ta t i . Mas
simo Gizzio fu i l p r imo d i una 
lunga serie d i cadut i . Colpito a 
morte davant i ai liceo c Dante 
Al ighier i > nel corso d i una ma 
nifestazione di protesta la mat-
t ina del 29 gennaio 1944. dece 
deva qualche giorno dopo al 
I'ospedale di Santo Sp in to Ed 
a l t r i ancora furono arrestat i e 
to r tu ra l i e poi a w i a t i al mar 
t i r io delle Ardeat ine (come Ro
mualdo Chiesa. Lal lo Or landi e 
Ferdinando Agnini) o a i campi 
di concentramento in Germania 
(come Vera Michel in ed Enrica 
F i l ipp in i Le ra ) . 

E la scuola romana ricordo i 
suoi cadut i . Una pubbl ica ma 
nifestazione f u f issata per la 
matt ina del 16 apr i le davant i 
al ia basi l ica d i Santa Mar ia 
Maggiore. 

Dopo a \e r ascoltato l u f f i c i o 
funebre appositamente celebra-
to a i r i n te rno del la basi l ica, pro
fessori e studenti si ritrovara 
no sulla scal inata ant istante la 
chiesa. dove i l professore Vin 
cenzo Lapicc i re l la pronuncio 
brev j parole d i inc i tamentn e 
d i ncordo. Suceessivamente d 
fu uno scontro a fuoco con un 
mi l i te che voleva a r res tare al 
cuni g iovani che dis t r ibuivano 
dei vo lant in i . I I m i l i t e f u uc-
ciso e i g iovani riuscirono a 
mettersi i n salvo. 

Accanto at prob lcmi contin 
genti del la lotta a rma ta . gl i 
un ivers i tar i romani considera 
vano con grande interesse quel-
l i relati\i a l ia posizione del gir> 
vane nella societa Sul pr imo 
numero d i Nostra lotta, organo 
dell Unione Studenti I ta l ian i in 
cui con f l unann i rappre<entanti 
d i tu t t i i moviment i g io \an i l i 
ant i fascist i . questo argomento 
era a f f ronta to con grande chia-
rezza: « L'organizzazione della 
sodeta contemporanea — scr i -
veva f r a Ta l t ro i l g iornale — 
gia non permette p iu e tanto 
m t o o lo p t n n t t t t r a domani c b t 

lo studente r imanga per tutta 
la durata dei suoi corsi al d i 
f uon della part icolare vita pro 
fessionale d i e dovra interes 
sarlo non appena laurcato. ma 
esigc la formazione in lui di 
una vera e p iopr ia coscienza 
di lavnratore e I'impostazione 
qi i i iu i i per lu i . di una serie di 
problemi economici sociali e 
cu l tura l i d i e I'Unione potrri. 
con molto prof i t to . mettere in 
luce, ch ia r i re e abi tuare a r i 
solvere » 

Questa fu la scelta degl i un! 
vers i tar i romani e fu una scelta 
socialmente r ivoluzionar ia se 
paragonata al l ' isolamento r i-
spello al ia realta sociale ita 
l iana, in cui gl i intel let tual i 
erano stat i sempre tenuti dal 
fascismo Deposti i fuc i l i . ma 
non la vigi lanza. questi or ien 
tamenti r innovatnr i non hanno 
perduto la loro val idi ta e sono 
nttual i ancnr ogii i Ricol legarsi 
agh ideali della Rosistonza si 
gmf ica dunque comprendere 
meglio la complessita dei pro 
blemi d i e oggi ci sono davant i 
E signif ica comprendere meglio 
i l s igni f icato della recente bat
tagl ia combattuta a l l 'Univers i -
ta d i Roma, per la quale i l 
nome di Paolo Rossi 6 diven 
tato un simbnjo p una bandiera 

Giorgio Caputo 

La Bella mostra degli asili comunali di Rimini 

Ipiccolissimi «raccontano» 

con la matita e ilpennello 
Sono stati esposti numerosi e interessanti lavori dei bambini dai 3 ai 6 anni dell'Emilia - Ro-

magna — II gusto e la «logica » del colore — Una ricca esperienza educativa 

Nella c Sala dell'Arengo > 
deH'arilico palazzo Garampi, a 
Rimini, si e chitisa il 2 may-
gio scorso una mostra nun con 
sueta, che ha avuto un grande 
e continuato successo di visi-
tatori: una mostra del disegni 
dei «pfccolissimi >. dei bam
bini dai 3 ai 6 anni che fre-
quentano asili comunali nella 
Emilia-Romagna. 

Diremo alia fine qualcosa 
sull'eccezionnle impegno della 
Amministrazione comunale di 
Rimini nell'attivita scolasticn. 
e piii in generale nelle iniz'm 
t'we per Vinfanzia e la ou> 
ventu Nel parlore della Mu 
stra che ora si e~ conclusa, 
e da fare in primo luogo il 
name del professor Enea Ber 
nardi. discepolo di Lamberln 
Borght e ora suo assistente. 
die dirige dal punto di vista 
pedagogico e didattico i nu 
merosi asili comunali riminesi 
11 prof. Bernardi, coadiuvato 
da valorose maestre delle scuo
le per Vinfanzia di Rimini, ha 
Maputo esporre il materiale in 
modo che ne risultasse chiaro 
il significato psicologico e pe 
dugogwo; ha voi orgamzzalo 
conferenze per maestre d'asilo 
a fianco della mostra (nel gior 
no in cut ho visilalo la mo 
stra parlava ad esempw la 
professoressa Tina Tomasi del 
I'Universita di Firenze) 

Alcune sezioni dt < scuola 
per Vinfanzia > hanno indiriz 
zato i loro piccoli allievi verso 
un « centro di interesse >. Cosi. 
per Ventena (Forli) il tema 
scelto d stato Veducazione stra-
dale, tema che si e vrestato 
non solo a disegni ma anche 

a plastici (materiale DAS); 
per il « Plesso Marabotti* il 
« centro di interesse J e stato 
la vita in montagna. per una 
sezione di Cattalica invece c 
stato il mare , per mm frazio 
ne agricola di Modena (non 
ricordo quale) e stato la fat-
toria. In altre sezioni di asili 
comunali di Modena abbiamo 
visto temi di rarin carattere-

« Le macchine », * La natu-
ru ». « Le favole ». .\nche per 
quel che riguarda le « teem 
che % e i materiali, molta va 
r'wta; pongo, plastico Das. co 
tone colarato, mosatci con i 
tassclli piii impensah (per 
csempio. fagioli colnrati). ma-
tit e ordinarie, pastello 

A Rimini, visitando due asili 
comunali (le sezioni di «Mi-
ramare * e di « Rirabella » se 

la memona non mi myanna) 
abbiamo visto all'opera I pic
coli espositori Nej foaiti, spa 
ziosi e ben progetiatt < a mi 
sura di bambino •*. vi e in un 
angolo un cavallelto udotto in 
scahi, con due <•• versanti v; i 
fogli bianclii sono bene stesi 
e assicurati sopra il legno, 
due piccoli, uno di qua una di 
Id, fanno contemporaneamente 
il lorn quatirn A tianco. ban 

Un aspetto della mostra r iminese del disegno infant i le 

Un'interessante indagine-campione di Amleto Bassi 

Come reagiscono i < pre - adolescenti 
nei conf ronti della nuova scuola ? 

Le cause dell'insuccesso o del ritardo del 57 per cento di un'intera leva scolastica — II « super-!a-

voro » e i « compiti a casa » — « Tempo pieno », classi d'aggiornamento e classi differenziali 

Con lattuazione della media 
unica e dietro la spinta di un 

interesse sempre crescente della 
opimone pubblica nei confront! 
della scolanta d'obbhgo. sliamo 
finalmente assistendo alia nascita 
di una presa di coscienza — a 
van livelh — di quelli che sono 
i reah problemi ed esigenze del 
pre adolescente e dei suoi rap-
porti d'interazione con la farm-
gl ia. la scuola. la societa Per 
pre-adolescente — i l < Fanciul-
lo > mitico. mdefinjto e ases-
suato dei testi della vecchia pe-
dagogia idcalistica e una figura 
che va gradatamente scomparen-
do — e inteso i l ragazzo con> 
prcpo nel larco di anni che vanno 
dagli undici ai quattordici che 
ha carattenstiche psico-somati 
che ben predse. una sua maniera 
di pensare. di memonzzare. di 
ideare e determinate capacita di 
studio e di lavoro che lo dif-
feren7iano sia dal bambino della 
<;aioIa pnmana che dall'adole 
scente della scuola secondana 

Il pre-adolescente e I'alunno 
della scuola media, nonche i l rap-
presentante di un momento estre-
mamente delicato e complesso del 
drcolo evolutivo carattenzzato 
dalla comparsa del pr imi feno-
meni puberali e di tutte le mareg-
giate umoral i . gl i stati ansiosi. 

gli squil ibn emotivi. i conflitt i di 
varia natura ad essi legati. Un 
momento importante — estre-
mamente — che non manchera 
di lasriare tracce profonde nei 
successive stadi evolutivi. Come 
reagisce i l pre adolescente dei 
nostn giorni nei confront! della 
scuola? I) quadro che viene da 
L'insuccesso e il ritardo nella 
scuola media, di A. Bassi (La 
Nuova Italia) e piuttosto preoc-
cupante: « Chi scrive, ha seguito 
attraverso uno studio longitudi-
nale un campione rappresentativo 
di una leva scolastica della scuola-
media, selezionata daH'ancora vi-
gente esame d'ammissione: solo 
i l 43% ha pottito compiere I'in-
tero curricolo senza ritardo ». 

Quali le cause che porta no ai-
l'insuccesso e al ritardo tl n-
manente 57°^7 Esse sono per Bas
si. di matrice famil iare. «co!a 
stica. evolutiva. affettiva. am 
bientale e sociale. 

Per queio che si nfensce ai 
la famiglia. la mancanza di ade 
guati c modelb parentau ». un 
tipo di educazione famil iare a 
carattere coercitivo in cui si fac-
cia frequentemente ricorso a n-
catti morali e castighi corporali 
legati al rendimento scolastico 
de) pre-adolescente. Tassenza di 
un'unica dirett iva educativa pre

serve in entrambi i geniton, un 
atteggiamento eccessivamente au 
tontano della figura paterna e 
un comporta mento super-protet-
t ivo di quella niatcrna. iienerano 
nel ragazzo ansia e insicurezza 
nelle propne po^sibilit.i di auto-
affermazione e determinano 
<i>es>-o ipoevolutiHrno comporta 
mentale e desideno di regres 
stone a livelli infanti l i . Nonche 
un atteggiamento di rtf iuto nei 
confronti di quelle che sono le 
responsabilila e le iniziative di 
un normale pre-adolescente che 
st a w i i a divezzarsi dalla tutela 
famiUare, per passare a una 
vita associativa piu autonoma e 
maggiormente articolata 

Tra le c a u ^ scolastiche di n-
tardo ha un peso determinate 
e mneiabilmente negativo il fe 
nomeno del super lavo-o deter 
minato dai < compiti a casa * 

nifesta con gl i alt i e babsi delle j cializzati e capaci di operare a 
nr.>st.T7l.ltll <n,UtKUrhn i> rnn \u I | U e l l o di laVOlO dl CtlUIpe L'ltl-prestaziom scolastiche e con la 

irrequietexza allorche la scu-jlrf 
impegna i l ragazzo anche i l po 
meriggio Un impegno icolabl i to 
eccessivo. crea, inoltre al t ie con 
^L-guenze in quanto viene a li-
nutare e 1'atlivita motona e la 
vita di relatione del ragazzo. 

« Si ha. in sostanza. una vasta 
azione di frustrazione nei riguar-
di del pre-adolescente. la quale 
del re3to non e che la continua 
zione di un'azione analoga che 
si esercita da parte della scuola 
e delle famiglie nei riguardi 
del bambino, lungo tutto i l corso 
della sua infanzia... > E anco
ra : « ...In realta tra programnu. 
metodi ed oran della scuola ita 
liana e la maggtoranza della 
popolazione scolastica non e'e 
mai stato i l reciproco e necc= 
sano adattamento. in quanto la 
oreani7za7ione scolastica si e 

* II lavoro scolastico puo anche , . . , 
impegnare i l racaz/o di 11 anni - ^ m P r e hasata su modelli d a l 

,. | n iicvi reali . c i . quelii delle c:a-^l 
} alte o medie. ma che 5ono una j 

per circa 50 ore settimanali: lo 
orano settimanale di un fanciul 
lo eguaelia o "-unera allora quel 
lo dell adulto. Le con^eguenze di 
un eccesso di lavoro sono note-

la creazionc di "surmenace", va
le a dire di uno stato di stan 
chezza che non scompare col r i 
poso. In sede strettamente scola
stica. questo affaticamento si ma-

I 

Come «Cenerentola» 
l'educazione f isica 

L'aboJiomo allora. on. Gui, questa Educa 
zione ftsica negli Istitutt secondan ii 2s grado 
e nella scuola media? Se i Proweditorx agli 
Studi e i xrresvii dovessero osservare alia let-
tera le direttive che il mimstro delta Pubblica 
Islruzwne ha loro inviato con la circolare 
n. 139. non sussisterebbe alcvn dubbio in pro-
posito Tante e lali sono le preclusive suage-
rite sntto forma di consiglt per «regolare ^ 
Vinseanarrumto della materia, che altro non 
rimarrebbe fe non mettere U catenaccio alle 
palestre (dove esistono. e sappiamo quante mi-
gliaia di scuole ne sono prive') 

n ministro c'insefjna che chieo'ere m Prov-
veditori di controllare affmche VEducaztone U 
<nca si lama m localt Monet "nmvole — ci 
«io perme*?o il lermir.e poco rtulnttico — at 
un invito a chmdere « hotteoa »: che ta mag 
gior parte delle palestre delle icnole italiane 
meritano appena il tilolo 4i vertugi N& do 
crebbe apparire necessano nell'anno dommi 
1966 suggerire che i programmi debbono essere 
disposti tenendo conto deUe t „ possibilita mo-
torie e deUe attitudini degli alvnni §tessl.„ in 
base ad attenta volutasion* delle capacity psico-

fiszche degli allien >. Ma allora. Uno ad oggi I 
con quali cnteri si & msegnato? \ 

£T da molti anni che not denunciamo le gra 
vissime carenze del seltore: non ci saremmo | 
aspettati che il ncanoscimento della giustezza * 
delle nostre critiche ci venisse propria dal mi i 
ni.<fro. Son siamo pert lieti di cid. Avremmr, | 
oreferilo il contrario: vale a dire ci avrehbc 
fatto pfi piacere se Gui fosse riuscito a dimr, I 
slrare Vmfondatezza delle nostre tesi. Perche ' 
cid avrebbe voluto dire che i nostri raoaezi • 
svolgevano i programmi di Educazione /t*ico I 
in ambienti idonei, con personate insegnanie 
modernamenle prcparalo I 

Ma i « unoti» della scuola ttaltar,a il mini I 
«lro lo «a bene non si colmano con \e nrco 
Ian; se non ci si decide ort aifrontore d prn I 
hlcma deiVinseanamento con un minima u 
metodo e di mezzi le conseguenze duerranno I 
incurabili tl problema e sempbee. Due soin | 
gli interventi piu urgenti: I) dotare ogm scuola 
di ambienti adaffi atl'insegnamento: 2) fornire I 
alia scuola personale insegnanie aualificato ' 

p.s. I 

rninoranza.. ». E" a questo p'in 
to che si awertono tracce di 
una polemica senz'altro valida. 
ma ancora nvo' ta ai programmi 
e ai metodi della scuola media 
tradmonale. 

A questo va aggiunta un'lnter-
pretanone — a nostro avviso — 
spesso troppo rigidamente psico-
logica e psicoanalitica dei ntar-
di e deeli insuccessi del prea-
doleseente. presente anche quan
do B a ^ i ricerca in certe carenze 
prettamente sociali e organizza-
t n e le cause di comportamenti 
ado'escenz»ali abnormi. Un r i fe 
nmenlo piu puntuale alia nuova 
media, lo troviamo invece nel 
capitolo dedicato alia « scolanta 
speciale». al problema. cioc. 
dell"oreani77a7ione delle cla*s i 
d'aegiornamerito e i i f fe renTia i 

I,e prime riestinate ad acco 
gliere ntardat i comportamentail 
e carattenal i . le seconde nate 
dall'esigenza di neriucare e « re 
cuperare» un gran numero — 

cupacita di « astra/;onc •. tipica 
degli msufficu'i i l i inentah. la lo 
ro memona • per contiguita i 
(hasata cioe essenzialmente ^ul 
liustaurazione di nfleasi condi-
/•onati e soggetta ad estrema l.i-
i i ihta). ben differente da quella 
« per comprensione» dei loro 
coetanei normali. renderebbe 
sterile ogni tentativo rl'informa 
re le classi differen/ial i ai cr i -
ten metodologici e didattici t i -
pici della media unica frequen-
tata da pre adolescenti normali. 

Le materie — che del resto 
risultano ostiche e fonti di r i 
tardo e d'insuccesso scolastico 
anche a livello del pre-adole
scente della scolarita normale — 
che meno si adattano alia soclia 
di comprensione riecli alunni del
le c!as=i differenziali. sono la 
matematica e i l latino Le ap 
p!ica7ioni tecniche l'educazione 
art is ' i ra e mu=icale. la srinna 
stica e le lingtic ^traniere. «-e 
nadattate alia tasilia mentale e 
psicolo-jica di ciascun allievo del i 
le * differenziali » — e cio si puo I 
oMenere Taccndo ricorso a un ' 
tipo d'incegnamento individuals 
zato e ad una scuola a tempo 
pieno — no^sono invece — per 
Bassi — fortemente contr ibute 
al ricupero parziale o totale de 
gl ' insufficient! mentalj 

Rosa Francillo 

L'ltalia a?li uitimi 
posti del'a 

espms.one scolastica 
L'l tal ia. secondo un recente 

-t.iJ .. IcII'O.C A E.. si trovera 
I iu i i'J70 ;x.-r tasM) dj scoianzza-

in Italia non esi'tono trariizinrl ! i one fra i Paesi econom.camen 
di depTtlaae di maA«a del la :v> 
polazione scolastica che o r->-
sano fornire dati sta ' ict in pre 
risi circa la ouantita di n tar 
dati r isichid e fisici pre«en'i tra 
i no=tn hamhini ed ar tn 'pvrn ' i 
- di «o2cettt affett i da m«i f 
ficienze mentah di divrr^o ffrado 

V oer i n 'ardi ' . i ^o!'e cla-si 
d 'ueio 'n^mentr t <• -uff icierto 
-irnccrtr'-e ad i n ^ 'f-\i=ione di 
ouelle che sonr> V linre rnrnpor 
lamentali decli in-ecnanti nel 
f-onfrnn'i di questo tipo di alun 
ni altro e i l discorso che va 
fatto per le classi differenziali 
che richiedono — a parere di 
Bassi — una revisione totale dei 
metodi e delle didattiche In uso 
per soggetti normali e la crea-
zlone di quadri professional! spe-

•t piu evoluti. al quano posto 
a-s.eme alia Grecia. al Porta 
•4allo. alia Spagna. alia Turchia 
e alia Jugoslavia, dopo U gruppo 
dei paesi nord.ci (6.71) e quelli 
della Francia-Benelux (5.1'S) e 
dell'Austr.a Germama . Svizze 
ra (6.1'^). 

Sempre secondo ia stessa fon 
te il nostro Paese a quella da 
ta non nuscira ad egiiagiiare 
per quanto riguarda i l tasso d. 
incremento della popo azione uni 
versitaria. i Paesi economica 
mente piu progrediti Mentre. in 
fatt i . l'aumento della popoiazio 
ne dell'istruzione superiore al 
1970 e ipotizzato nella misura del 
134% per gl i USA e d e l T M ^ 
per la Franda, l ' l tal ia subirA 
un Impubo del 34%. 

no pi'iinelli e colon gia prepa-
rati, collocati nel modo piu 
<s funzionale » Ci accorgiamo 
subito che sono stati abituati, 
il bambino e la bambino al 
Vopeia. a teiicie in mono cur-
rettamentc il pvnncllo e a 
ennccntrarsi nel larora (non 
ci guardano propria) Fisso 
Vattenzione sul pitt piccolo dei 
due. un maschietio di quattro 
anni Una chiazza centrale di 
colore con un prolunuamentn 
in a//o ('* il nucleo centrale del-

i la s"i/n itpiriiz'mnc abboffan 
j zo chiaramentp rata e rami 
! rio Pfirlenda do (j'/r's'/n nurlen 
' * fi(itir'ttirf) r twin il mrmln 
| nrnrcde w i l i ' i i n IIK/M mm *ua 
I Inaira del mhirp <> rU'Vn (nr-
1 I IKI run nrdnmlii /ilw>>-''"i 

• \rlln irirU' della nm<lrn che 
', Rimini am a riser' o»" a <e 

strss'i ritravianw c/i/cs'o au 
sfo c qut'tta < Uid'ra t del n> 
late; trovinnin anche alcuni 
important! commrnti scritti 
dealt ori)ani::atori chr met-
tano in lure Vappiofondimento 
educativa e psicoloniro del pro 
blema * diseipio infantile •* che 
e stato fatto a Rimini Quella 
che (liuseppe Loinbardo Radt 
ce chiamo m un ^»o recrlno 
libra « // lintiuaoaio graltm dei 
fancmlli ». e - \nitnlmcti il 
cuintiicntutniL rnnme-t il 

liililiiaiinio pin ituneili'iln ;«'/ 
e.spnmert emu imn ^cnlimcn 
ti. pioolemi e «(nif/itf»» D'd 
punto di r'sta pwiluijit o < le 
attivita espressire hanno un 
valore liberatore proiettiva »; 
dal punto di vista intellettua-
le, nel disegno « il bambino 
maiufestu la logica. tl livello 
raggiuiito *,' attiacerso i dise
gni gh educatori possono ri-
conoscfre le v tappe dell'edu-
cuzinite mentule • 

Discutenda con maestre di 
asilo di Rimini, nu sono per 
messo di osservare die nel 
commenta restava m ombra il 
valore toiio*-citivu del disegna 
infantile (un prima modo di 
premiere possesso della real 
ta. di penetrare fenomeni. di 
far direntare ragionamento e 
analisi lo sguardo) Mi e sta
tu rispasto che (piesto aspettn 
non e da loro tuttovulittalo che 
solo nella ccouomia della mo 
stra non ha potuto trovarp spa-
zio sufficiente 

Queste bravissnne maestre ri
minesi vengono, quasi tutte. da 
una scuola di eceezione: quel
la di Margherita Zoebeli, che 
da tanti anni dirige a Rimini 
un istituto particolare. il « do 
no svizzero » (se non erro. nac 
que da un atto di solidancta 
svizzera per la • ricostruzione 
dell'Italia nell'immediato dopo-
guerra). II dibattito pedagogico. 
I'approfondimento psicologico 
sono un dato importante. pero. 
anche in altri centri dell'Emilia 
Romagna Cosi a Reggio. dove 
svolge una mtensa attivita (do 
cumentata alia mostra) il Cen 
tro medico psico pedagogico ro 
mtniale duetto <• animatn dal 
prof Malaguzzi 

L'n i seminar to sul numero » 
rial Malaguzzi organtzzato e 
svolto qualche tempo fa susci 
ta ancora vivaci dis-cussioni. 
Da quanto comprendo. it pro 
fessor Malaguzzi e tra coloro 
che ritengonn potersi anlici 
pare gia all'eta dell'asilo qual
che concetto scientifico. pur-
che lo si farcia in una forma 
adeguata all'ptd (per e^cmpio. 
anche un picroltssimo potra 
comprendere nn diagrammn 
delle altezzc rr> bumbnii. o 
delle temperature di un mala 
to. se pure comrtti astratti e 
qrnrralt come ' <<,urdinate * n 
t funzione v s-uwrano le sue 
capacita mentaln 

llu riportnto Vimpressionc 
che nella Emilia Romagna. net 
s-tiot «• comum rosst *. sia matu-
rata in questi anni una grande 
esperienza educativa e di or-
gamzzazione della scuola che 

j non r ancora sufficienlemente 
utilnzata (perche poco nota), 
in tutta Varea della s-cuola ita-
liana Prendiamo ancora una 
volt a ad esempw il Comune di 
Rimini Ebbene. in questo Co 
munp r.nn solo esiste un effi 
cienle assessoralo aUa pubbli 
ca istruzione (retto da Luciano 
(iambmi. del Ps-nip). non solo 
Vassessorato iqiene e zanita gi 
rantisce una perfetta ass-istcn 
za medica (Vmcenzo Mascia. 
maestro, redattore di Riforma 
della scuola e Possessore), ma 
e stato creato un apposito nun 
ro assessorato alle «nftirifa 
tussidiarie » per la scuola e la 
niorentii. che realizza una re-
rn e propria riforma della 
-ciinla sotlo la direzione encr 
gica e intellioente della nostra 
compagna Mono Tere<a Tbo 
ni Credo chr rf'm'm ^.o J -nr 
ca citta itoliana doi e *»s>-rc mi 
corso cornn'pUi »5"'. i- ,'I an 
ni. e non solo >/ «<I»X»I o/.-mrn 
tare, per rttardati T<T>» ,;. \fa 

le conqmste educntup dpi »co 
muni rossi*. e le difficoltd frap 
poste alia loro opera dai poferi 
della burocrazia prefettizia m#-
riteranno un discorso a part*. 

L. Lombardo-Radice 
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