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Cosa c'e di nuovo nell'edilizia scolastica? 

La scuola come «seme» 
per la metropoli 

WZ&£$Hk,"'&UR" JUA M E T R O P O L I 

• Eat 

\ 

•O 
-4rfj 

La vecchia concezione monumentale dell'edificio scolastico tende a sot-
tolinearne I'isolamento rispetto alia citta e riflette in sostanza il solco 

aperto tra scuola e societa • Le proposte del concorso di Bologna 

la scuola 

Q 
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II grafico t il plastico di uno del progetti (architetli Dalisi e Pica Ciamarra) premiati al concorso a Un seme per la metropoli ». La scuola e vista come la prima intelaiatura di nn pezzo di citta 

Conclusi gli esami di maturita 
e di abilitazione per il 1966 

LA RIFORMA 
NON DIMENTICHI 
GLI INSEGNANTI 

L 

Si iimi) orinai cnm-luse in 
tiilla Italia Ic pro\e ilejdi 
e.«nnii <li matur'Un e nbilila-
zinua I ' I IP, I'omr o^ni antm. 
•nuo Mnlo arroiiipnunnle da 
disriissioiti, criiit'ln*. osscrvn-
t inni ; p. COIIIP npni anno, .«i 
snim snl|p\n|p |p nnlc rifpr-
ve Rtilla opportunity di que
st! esami. sul loro rarnllcre 
pill o mcno nozicmisiiro. MM 
criteri sppuili dagli inse-
gnanti nrl lr inlrrrng.-izinui. 
Dirianui suliilo rlip un ilalo 
rnnfnrlanle •*• fornilo ilalla 
cnnstntazinnc rlic ili nnnn in 
anno si lia tioli/ia di un crr-
Rppnlp tiunipro di inscstianli 
rile «i puardnrio d.il ronfpri-
ro aUVsiiinp un a«ppl|o trr-
rorisiiro r <i «For/nno di ar-
rerlarp nii'i PIIP !«• rnparila 
innciiimiii lif dri ra^.i//i la 
loro iiialurila. la loro can.i-
r i l i di riflrllprp «udlr» no/io-
ni arqiiisilr. di di«rutrre 
muovpui?o«i acilniPiitp fra i 
vari APllnri in m i «rnln«li-
rampiilp \ipnc ili\i«o il «n-
prrr : nc f.m fodp i vari ar-
liroli rlir wnn apparsi =11 
pin di tin cinnialp ppr ope
ra di nttniti nssrrvnlnri rlir 
lianuo ac-Wtitn dirrltnmnitr 
alio prove. 

Fppurp. arrantn a quc«li 
dali rniiforlanli. molli allri 
M> ne pii«nnn rarcnclirrr al-
Irrllanlo drpriinrnli. i quali 
fan rapirp rlip le rn««» *i 
«tanno tituo\piido ron niolta 
lenlP77a r rlip IP «oIii7io»ii 
micliori <=onn Irnppo M»r*-
«o rirrnsrrille in 1111 amid-
lo Mrpliamrnlp ppr«onalp. 
D P I rr«li». non poirplilip mm 
e.««prc rn«i. poirlip c fin 
Irnppo o\\ii> osiprtarp rlip 
fion p rnn qu.itrlip rirrnl.i-
rp rlip «i rimpdii a nna «•!-
Iua7iniip rri<i.illi77at.i da 
d»*rpnni. ?la I IPI IP imilare 
peli in*ppnanli a non infipri-
rp «ui rasa77i rnn domandp 
•ollilmpnlp prudilp. ad ap-
pprlarp pffrUivampnlp la m.i-
Inr i i i rancinnla dai «inpoli 
randidali. ma PIIP ro«a p •la
in falln ppr pr^nararp — ad 
e.«empin — sli incpenanti 
«|p.««i ad affronlare un linn 
d*inlprrnca7ionr PIIP nffrp 
indi«pii««p tliffirnlla Iprnirlir 
p clip ronlra«la ron fiuanln 
p «laln lorn in*Pcnalo ppr-
innn airi*ni»pr«iiri. o rnn 
quanln \irr»«* loro rir1iip«lo 
npi rononr*!? 

Pnirlio h nui l*a««n«-d«» 
dplPalliialp «iina7ionp drlta 
no«ira «<-uo!.i Pa un l^tn al»-
hiamn d«"i ra»a7»i PIIP «nrin 
nnlrvolmrntP di\pr«i dacli 
•ludpni? di prima n di «u-
l»ilo dono la * I I < T M : racar-
71 dip hanno rliiara Pn«ripn-
7a dpi lorn diritti. P'IP ciil* 
dirann fprm-^nipnip 1 lorn in-
•pfiianli. «-!io Jitiallnpn 1 
|nrn proldpmi. php «i inlp-
rp««ann di nuanin arcane I IP I 
mnndn. r'"* d"»nnn v»la ni 
cinmali iKitliinln di ••iii 
moltn «i r parlaln p «i run-
linupra a p i r l i i v nri nrn«. 
5imi nip«i Dair-dirn al'hia-
mfl una rlac,p di in«p?n.mii 
In rapidn aumpntn. rhe «i 
nfor/a fal?rn«ampnlp di adp-
ftnanii » one«l» nnnv» real-
lit: e c'r r'li. indi%idiialmen-
te. rerea di Ipstpre qualrlie 
lihrn di ppdaiocin fnnn «i 

diinpiilit-lii rlie ri si puo lau-
rpare in lollprp. per non di
re in mali'inalira o in scicn-
7e nalurali, seii7a neiiimpno 
sapcre rlic ro«a sono peda-
po«jia p p.uirolopa), cerra 
di speriiiipnlarp nuovi me-
loili irinsi'piiaim-iilo (<;i ve-
•la rhe rosa sla arradendn 
nt'lla nuo\a scuola meiliaK 
si sforza di crearsi empiri-
rainpiilp una lernira d'inler-
ropa/ioiip pin diiipnsiva. ma 
ani'lip nii'iio appomndante di 
quidla Iradi7innalp liasala 
sul nnzinnismn. Ala c'e an-
rlip — p non sono i mrno — 
clii si «• arroi'r.ito I IP I IP ver-
rliip itiipo<la7ioui. rlii ere-
dp rlie i niplodi liadizinnali 
souo insuppraliili r Irinp 
i>sni innit\a7imip pome un 
redimriito ati.irrliiro. rlli in-
rotidir <iisli nllieti drpli til -
linii diiP aiini I IP I IP sriinle 
superiori ron lii irulio di 
qilpl Iprriliilp psamp da «n-
perarp: rlip puo anrlip pssp-
re — non lanlo paradnssal-
mpnlp — r.ittpzciarnentn 
« rpali«liro n di rid «a rome 
poi in pfTplli — salvo gpn-
radii-lip prrp7ioni — quegli 
p«ami «i svolpprannn. 

Ppr qupstn r i «pmlira di 
do\pr andarp al di la dellp 
di<rus«ii>ni «ni <in?nli Ipini 
a««p«nali. «ni sinzoli Ipnre-
mi o <ui lir.mi da Iradurre. 
rile porlerrldiero «pniprp a 
una \i*iunp naivialp di un 
proldpllia piolln pin srnpra-
I P f roinplp»*o. D P I rp«lo. 
anrln- in qiiestn *p|lorp. data 
la «ilu.i7ione BPiipralp. non 
po|p\ano reci*lrar«i noxila 
di cran ue«n. I.a vera riTnr-
iiia derli e«.imi di nialuril.i 
}i .ivr.'i xdaiiippip nnando 
«ari ,-iiiu.iia nii'*tl.i riforma 
itrdl.i «ntnla mpdia «uppriorp 
da liinso allp«a p anrora di 
la da irti irc nono<tan|p I'im-
pp-no dellp fnrrr dpmnrra-
lirlip 1- dpi romuni*li rhr in 
propositi* lianno avanraln 
propn«te a*«ai prpri«e: r la 
rifnrma della «<*nnla mrdia 
pnlra p««erp pIT^uiva «nln 
nnando il prnldpma dplla 
forma7innp ilesli insemanti 
Aprra afTroniaio — nelPam-
liiln cpneralr dell.i rifnrma 
dellp farolia iimani<tirlip — 
«ul piann «o«tan7ialp p non 
«nllanln *u qurlln qnanlila-
l i in . romp ri«ulfava dal nnn 
mai alili.nlan 7a deprrrato 
piano Cui Ma finrlip al-
riini\pr«iiri prima, ai rnn-
rnr«i pni i fitlnri in«p£nanli 
saranno rn*trplti a dar prnva 
di nnVrudi7innp mprranipa. 
indippndenlpmpnlp ilalla ln-
rn prep.ira/ionr didallira. 
rnmp «pprarp rhp I P en«p 
pn«*ann vprampnlp ramliia-
rp in un nnn Irnppo Inntano 
fuinro? 1" ppr quanln ritnar-
ila il prp«pnlp immpilialn, 
perrlie non «i P mai ppn«alo 
di nrcani»7arp annualmpnle 
dpcli « «la^p« ». dpi ronrp-
tn i . dpdieali a qnanli dp«i-
dprano divpnlare rnmmissa-
ri d"e«amp. nei qnali di«pn-
iprp sni fril?ri da setnire 
nplle valularioni. divulptare 
e sperimrnlare le pin mo-
deme Ipenirlip iT f»mt? 

Gennaro Barbarisi 

La concezione dell'edilizia scolastica sta cambiando. E' una lenta trasformazionc, 
ancora alio stadio dei progetti e delle discussioni, e non certo a quello delle realizza-
zioni: ma qualcosa di nuovo c'e, ed e estremamente significativo. Significativo perche 
traduce, in sede di costruzione degli edifici, cio che di piu vivo c nel dibattito di qucsti ultimi anni: il 
rapporto della scuola con la societa. la parte che la scuola occupa nella costruzione di una nuova orga-
nizzazione sociale. E* afrrontando questa problemat ica che si e compreso come non sia piu sufficiente 
(anche se, purtroppo, as-
sai raro) realizzare edifici 
scolastici che al loro in-
terno favoriscano lo svolgersi 
di una educazione aperta e 
moderna: si e compreso come 
sia necessario cogliere il fe-
nomeno all ' origino di-l rap
porto stcsso. e ciuindi in sede 
urbanistica cli formazinnc del-
I'ambiente. di rclazioni tra 
itnpianti scolastici c orpaniz-
zazione urbana. Sc diamo 
un'occhiata al passato. vedia-
mo come il tradizionale isola-
mento della scuola dalle altre 
attivita sociali si traducesse 
puntualmente anche nella tipo-
logia degli edifici scolastici. 
nel rapporto tra edifici scola
stici e tessuto urbano. Rappor
to che veniva perci6 inteso in 
termini di apporto di tipo « mo
numentale » alia eonfigurazio-
ne della citta: il « monumento 
scuola >. cosi come il « monu
mento chiesa». cosi come il 
« monumento statua ». demen
ti che per essere rappresenta-
tivi il piu delle volte venivano 
raccolti intorno alia piazza 
principale: rapporto monumen
tale che ha come caratteristi-
che intrinseche la unicita. la 
irrinctibilita. la eccezionalita 
delTepisodio trattato. 

Ci troviamo pertanlo ad usu-
fruire tuttora di edifici che. 
nel loro isnlamcnto di rappre-
sentanza. riproducono in im-
maqine. nei confronti dei citta-
dini. quello stesso isolamento 
che A voluto dai proerammi o 
dagli ordinamenti della scuo
la : isolamento che 6 spesso 
riverenziale. cosi come lo e 
nei confronti di tin monumen
to. ma che tende a mantenere 
aperto e hen delimitato il sol
co tra la scuola e la societa. 

Oggi che il problema dell'edi-
hVia scolastica e diventato nro-
hlema di ma«sa. di ripetihili-
ta. di flessihilita. esso non ha 
piu nicnte a che vedere con 
gli enisodi mnnumcntali: ma 
se. attraverso Ip realizzazioni 
migliori. qucste caratteri<:tiche 
sono andate progressivamente 
senmparendo. non si p andati 
oltre il tentativo di tra"=forma-
rc il rannorto scuola ambiente 
urbano daU'infprnn deH'edificio 
scolastico. mediante una diver-
sa imrxistazione tipnlneica del-
redificio stesso. senza prro 
riuscire a superare quella che 
c del rcsto la traduzione <;pa-
ziale di un sistema di rclazio
ni esistenti (ra attivita educa
tive e attivita sociali. 

Non e quindi a caso che le 
migliori pronoste in tal sen<=o 
ci vengano da un concorso di 
idee, come nuello giudicato di 
rccente a Bologna, del quale 
si e gin riferito su qucste co- j 
lonne. dove era appunto richie 
sta dal hando l'a<trazione dai 
regolamenti e dagli ordinamen 
ti attuali' e proprio queMa li-
brrta che ha permesso ad alcu-
ni progettisti di risolvere il 
problema che stiamo trattando 
affrontandoln alia radice nel 
momento della sua formazione 
Si ha cn<;i che il procetto c T n 
seme per la metropoli » dichia-
ra come la ecuola * non abhia 
ptii significato a se stante ». e 
come non sia DIM po«=sibile pro-
cedere a oreanizzare il terri-
torio agffiungendo attrezzature 
differenziate. ognuna di quesfe 
«definita con processi indi-
nt-"ndenti » TI nroeetto. quindi. 
piii che un edificio. propone un 
metodo di proirettare: * occor-
re sostituire all'idea del pro-
getto definito e studiato una 
volta per tutfe, l'idea di una 
npcrazione continua ed aderen-
te alle nere«slta che sorgnno-
la no^sibilita da parte della 
collettivita dl arrlechirc ed tn-

tegrare 1'organismo con ele-
menti e funzioni collaterali ar-
ricchisce 1'ediricio di valori 
umani, radicandolo al tessuto 
urbano nascente ». 

La esemplificazione che i 
progettisti danno di questa 
idea, e che si puo leggere nei 
disegni prescntati e nel plasti
co. e uno dei tanti modi nei 
quali essa si puo realizzare. La 
scuola, vista come «seme > 
gencratore di un pezzo di cit
ta. ne costituisce la prima, 
aperta intelaiatura: d dispo-
sta lungo un asse stradale ed 
e percorsa da collegamenti pe-
dnnali aperti. « Tutti gli spazi » 
— scrivono i progettisti — 
<t nel loro chiaro rapporto con 
la strada. son0 disponibili per 
la utilizzazione da parte della 
collettivita. I I refettorio potra 
trasformarsi in ristorante: la 
biblioteca della scuola diver-
ra la biblioteca di zona: lo 
sport trova la possibility di ac-
crescere le attrezzature. Tedt-
ficio tutto cresce nel tcmDO ed 
acquista valori che lo legano 

profondamente al tessuto urba
no che si forma nel territorio *. 

Salta in tal modo. oltre a 
molti altri tabu, la regolamen-
tazione del « lotto di area per 
la scuola >: i progettisti. che 
risolvonn comunque anche il 
problema. pur esistente. del-
I'autonomia interna dell'orga-
nismo scolastico. cosi sottoli-
ncano: « I I modo nel quale il 
problema e stato affrontato. 
sminuisce il significato di area 
del lotto: I'accentuata integra-
zione di funzioni nel corpo 
stesso deH'edificio. attraversa-
to peraltro da percorsi pubblici 
essenziali ad un ipotetico tes
suto del tipo urbano. supera 
il concetto stesso di area de-
stinata csclusivamente alia 
scuola ». 

Non e questo il solo, dei pro
getti premiati a Bologna, che 
affronta il problema dei rap-
porti urbanistici della scuoia 
con la citta. Altri concorrenli 
(Spalla e Grassi di Milano) e 
it gruDpo Gori di Firenze 
aggrcdiscono (per alcuni 

I'espressione e letterale) e ri-
solvono in modi diversi il pro
blema. Gift che comunque ap-
pare chiaro. anche dai dibat-
titi che si sono svolti durante 
I'esposizione dei progetti a Bo
logna. e che questo e uno dei 
grossi temi collegati alia defi-
nizione di una nuova architet-
tura scolastica: ne e anzi la 
premessa imprescindibile. Se 
pensiamo al nodo di ostacoli 
da superare anche solo per 
affrontarlo nei suoi aspetti 
essenziali. da quelli connessi 
ad una qualsiasi politica urba
nistica anche di tipo socialde-
mocratico da realizzarsi in Ita
lia, a quelli derivanti dalla 
struttura gerarchica e burocra-
tica della nostra scuola. siamo 
tentati a trarre conclusioni 
pessimistiche. che evitiamo. 
contando sulla forza trascina-
trice di esperimenti esempla-
ri che riescano a tradursi pre
sto in realta. 

I N. Sanson! Tutino 

Un odg della Provincia di Firenze 

Edilizia scolastica e 
sviluppo democratico 

Gravi debolezze del disegno di legge governativo — II neces

sario ruolo dell'Ente Regione — Programmazione scolastica e 

programmazione economica 

Un importante studio sovietico 

La matematica applicata 
ai «metodi didattici 

Una strada che puo portare la pedagogic a diventaro 

scienza moderna — Cibernetica e processi educativi 

II Consiglio Provinciate di Fi
renze. presa \1s10ne del disegno 
di lepce n. 1552 relativo a * Nuo-
ve norme per 1'edilizia scolasti
ca e universitaria e piano finan-
ziano dellintenento per il qum-
quenr.io 1966-1970 >. espnme le 
piu vive preoccupazioni per van 
aspetti delle previste modalita 
Hellintervento pubbheo. tali da 
configurare una programmazione 
scolastica che. per 1 suoi stru 
menti e le sue procedure, assu
me caratten burocratici pera.tro 
solo in parte compensati da una 
magg:ore efficienza e rapidita 
di esecuzione. e che anticipa 
prowedimenti previsti nel piano 
di sviluppo economico e nel pia
no della scuola non ancora di 
scus>; dal Parlamento 

Se infatti e da valutarM posi-
tivamentc labolizione dell'attuale 
meccanismo dc mutui con con-
tributo statale e I'assunzione di 
retta da parte dello Stato del!e 
spe-̂ e per la costruzione deeli 
edifici scolastici. appare inaccet-
tabile ed mguistificata la quasi 
totale estromissione degli Knti 
locali e dell'istituendo F.nte Re 
Ciono dai processi e dagli stni 
menti di p.anificazione scolasti 
ca e perfino dalla faso di e-e 
rtiztone dei programmi nella que 
le la stessa possibilita di pro 
Cetta7ione per Comuni e Pra 
vince si riduce ad una eccezione 
t concessa » di volta in volta. 

Fa voti perche il disegno di 
legge venga modificato in modo 
da cornspondere alle esigenze di 
una programmazione scolastica 
che unisca in ?e i caratten della 
democraticita. della efficienza e 
della rapidita di esecuzione. Chie-
de in particolare: 

a) che si stabilisca nell'Ente 
Regione 1'organo di naturale 
competenza della programmazio
ne scolastica. sia al livelki po
litico che a quello tecnico. In 
a t t tM (Ml 'attuuioM dall'Eate 

Reg;one sia assicurat.i una pre-
valente presenza degli Enti lo
cali nei Comitati regionali per 
1'edilizia scolastica. da conside-
rare comunque come orpanismi 
collegati al CRPE. in modo da 
stabilire un rapporto mterdipen-
dente e organico fra organi del
la programmazione scolastica e 
organi della programmazione eco
nomica: che sia aumentata inol-
tre la rapprescntanza degli Enti 
local 1 anche nel Comitato Cen-
trale: 

h) che la esecuzione dei pro
grammi edilizi e la proaettazio-
ne degli edifici scolastici venga 
di regola affidata alle Province 
c ai Comuni riordmnntkne le 
nspcttive competenze nel sen«o 
di attribtiire alle Pro\ ,nce tuMa 
1'edilizia per la scuola sreonda 
ria suneriore ed ai Comuni quel
la per la scuola materna. e!e 
mentare e media unlca: 

c) che 1c procedure per I'ap-
p-mazione dei prozetti vengano 
ultenormentc semplifica'e e re 
se piu rapide mediante la fis 
sazione di termini per l'e^ame da 
airte degli oreani tecniri di tu-
tela. cosi come il disegno di leg 
fe li prevede per la progetta-
zionp da parte desli F.nti con 
rrssionari. 

So-'tolinea come la richiesta di 
effetti\e corresponsabilita degli 
Knti locali nei processi di pro 
crammazione scolastica non alv 
hia aknn significato di rleteno-
re municipalismo e neppure si 
hmiti ad un'astratta rivendica 
zione di;autonomia. ma affermi 
la necessita di un'integrazione 
fra strutture educative e comu 
nita mediante una partecipazio 
ne diretta degli istituti di auto-
govemo delle comunita stesse 
alle sceMe di politica scolastica 
per garantime la democraticita 
e l'aderenza alle esjg^nze delle 
popolaziooi. dai territori • della 

I Interrogazione del PCI 
I sui problemi dei 
. lavoratori - studenti 
' serali 

I soltoscrilli chiedono di in
terrogate il ministro della 
Pubblica Istruzione, per cono-
scere per quali motivi la Com-
missione pariletica. cosliluita-
s: per studiare gli aspetti rea-
li delle condizioni dei lavora-
lori-sludenli serali e ricercare 
le soluzioni piu adeguale, non 
e piu stata convocata dopo la 
prima riunione avvenula in 
febbraio; se corrisponde a ve-
rila che il Minislero intende 
affossare tale Commissione 
largamenle rappresenlativa di 
tutti gli organism! inleressati 
al problema dello studio se-
rale, per avocare aulorilaria-
mente a se ogni iniziativa in 
proposito; se e a conoscenza 
infine che le due association) 
degli studenti serali, A.N.S.S. 
e A.I.L.S., hanno deciso con 
un documento comune di ri-
prendere I'agitarione aH'inizio 
del prossimo anno scolastico, 
se la Commissione non sara 
convocata al piu presto al fine 
di elaborare quel prowedi-
menli democratic! per I quali 
da anni gli student! serali si 
battono in nome del riconoscl-
mento del dirirto alio studio e 
del contribute al progresso del
la societa nazionale dato dalla 
loro duplice attivita lavoratlva 
t di studio. 

Le\i Artan Giorgina, 
Ingrao. Seroni. 

Scionti, Tognom 

Nell'attuale epoca di grande 
progresso scientifico e tecni
co. tutte le scienze in varia 
misura cercano di adeguarsi 
(die esigenze sempre piii com-
plesse che la situazione pre-
senta. Da un lato cio compor-
ta una ricerca inslancabile per 
approfondire, affinare gli ap-
parati concettuali. 1 wezzi d'in 
dagine, il linguaggio delle sin 
()ole discipline, dall'altro ne 
deniHi I'aumento contintio del
la quantita di mozioni die e 
necessario padroneggiare per 
conseguire una preparazionc 
che non si Jondi piu su una 
cultura disintcressata nel sen-
so della scuola umanistica tra
dizionale ma impegnata verso 
i problemi posti dalla realta, e 
per formarsi come specialisti 
dalla cui opera dipende lid-
teriore progresso. U viassimo 
ostacolo a questo approfondi 
mento risiede proprio nell'ina 
deguatezza dell'istruzione ai 
nuovi compiti. nel carattere d» 
spersivo che ha la pratica di 
dattica. che rischia di bloc-
care tutto il processo. Soviett 
ci e americani ne sono da tern 
po in diverso modo consape 
voli. questi ultimi almeno da 
un decennio. da quando cioe 
scoprirono che la scienza e la 
tccnologia sovietica erano co 
si avanzate da consentire al 
I'URSS di partire per prima 
nella corsa spaziale (fu allo-
ra, come si ricordera. che av-
venne mm vera e propria sco-
perta americana della scuola 
sovietica). In VHSS le cose 
hanno avuto uno svolgimento 
meno drammatico, ma I'auto-
critica del sistema d'istruzio
ne in quel paese non conosce 
sosta. 

Andrea Daziano, specialista 
in falto di scuola nei paesi so-
cialisti, ha preparato per la 
«Collana di aggiornamento e 
didassi» di Feltrinelli la tra 
duzione di un'opcra sovietica 
del 1964 (L. B. Itelson. Meto-
di matematici e cibcrnetici in 
pedagogia, pag. X1V+263, lire 
3.000) che gli studiosi italiani 
di pedagogia e problemi sco
lastici dovrebbero leggere con 
molta attenzione. Non e faci
le a chi non sia matematico 
illustrarne il contenuto. nono-
stante Vevidente sforzo dell'au-
tore di renderln semplice ed 
accessible, sforzo che ha tro 
vato un limite nella difficolta 
intrinseca della materia; -non 
c percio possibile dame qui 
piu che un'informazione di ca 
rattere generate. 

II problema centrale e quel
lo della matcmatizzazione del 
la pedagogia. che dovrebbe 
condurre anche questa scienza 
a quell'affinamento dei suoi me-
todi (o meglio. e bene preci-
sarlo, dei metodi didattici. non 
essendo pensabile una materna-
tizzazione del processo educa-
tivo nel suo insieme) e fame 
una scienza nel senso moderno 
del termine. L'apparato mate
matico applicato a fatti cosi 
ricchi di elementi variabili e 
complessi come quelli che 
emergonn dalla pratica dell'in-
segnamento 6 quello probabi-
listico, il solo adattabile al ca
rattere casuale. nnn determim-
stico di quei processi. II cal-
cnln probabilistico permette di 
delmeare gli schemi logici e 
numcrici entro i quali raggrup 
pare una serie di dati non di 
versamentc analizzabili e sinte-
tizzabili. fino a tracciare del
le leggi pedagogiche (ma, ripe-
tiamolo. sarebbe piu appro-
priata I'espressione leggi didat-
tiche) che traducano in termi
ni quantitativi i fatti di cui ci 
si e finora occupati quasi esclu-
sivamente in termini qualitati
ve e non per eliminare la con 
siderazione pedagogica « tradi 
zionale >. che ha ancora mollo 
da dire, ma per affiancarla e 
potenziarla con altri procedi-
menti. Perche cin sia possi-
bde. occorre che si raccolga 
no dati di massa. essendo que
sta la enndizinne per fatten-
dibriita dei calcolt statistici e 
probabdtstici, nei quali. com'e 
noto. vige la « legge dei Qrandi 
numeri » che stabilisce la re 
golarita di fennmeni e proces
si casuali. Solo cosi « i mo-
delli probabiUstici possono ser-
vire come rappresentazione 
isnrytrfa delle regolarita peda
gogiche > c dar luogo a leggi 
che non deludann e comportino 
scarti di lieve et:tita rispetto 
alia speranza matematica. che 
indica la grandezza intorno al 
la quale oscillano i postibili 
valori di una grandezza ca
suale. 

Ogni indagine sui fenomeni 
statistics richiede una verifica 
particolarmente accurata. per 
accertare se i dati raccolti so
no omogenei quanto alle qua
nta prese in esame, se sono 
rappresentativi. se I'influsso di 
elementi accessori e stato ri-
dotto al minimo. e un'indagi 
ne che abbia per scopo la de-
tcrmiruuiont di leggi ptdagogi-

die, concementi i metodi per 
determinare il «destino > di 
esseri umani, richiede un'estre 
ma cautela, per eliminare 0 
almeno ridurre quanto possi 
bile i rischi, cosa di cui I'au-
tore dhnostra di rendersi ben 
conto. 

Vn altro struntento di questo 
ricerclie e costituita dai me 
todi cibcrnetici. Si sa che la ci 
beriwtica st basa sidle anala 
gie fra gli automi e gli orga 
nismi, consistent'! nel fatto di 
essere gli uni e git altri siste 
mi dinnmici cornpfessi che con 
servano le loro proprieta nono 
stante le perturbazioni ester-
ne. comportandosi in modo « ft 
nalistico». / processi pedago 
gici sono affrontabili secondo 
la cibernetica pet che hanno 
questo carattere finalistico, per 
cui «possono essere conside 
rati come processi di regolazio-
tie dell'attivita dell'allievo da 
parte dell'insegnante, cioe di 
diic/ione della formazione del 
la personalitd di qucst'ulti 
mo ». // metodo cibernetica 
presenterebbe meno inconve 
menti di quello matematico per 
I'assenza dell'elemento arbitra-
rio die mvece figura nella ri 
cerca delle regolarita pedago 
giche con I'altro approccio. 

La cibernetica e particolar
mente utile nella costruzione 
di macchine didattiche, alle 
quali sono dedicati quattro ar-
ticoli opportunamente aggiun-
ti da Daziano in appendice per 
informarci sullo sviluppo di 
questo settore della ricerca in 
URSS. 

Questi sinteticamente i tratti 
generali del libro. L'autore, co
me si diceva. e malto prudente 
circa I'appltcabilita attuale di 
questi metodi d'indagine, che 
conservuno sempre un ele-
inento di sdiematismo cui pud 
ffuggire in molti cosi la com-
plessa ricchezza dei rapporti 
umani dw si iiifreccKirio nel-
redticazitnw, il tarattere im-
prevedibile di molti comporta-
menti e delle loro uwtivazioni, 
ed anche perche 1 settori del
la matematica a cm bisogna ri-
correre e la cibernetica sono 
ancora relutivamcnte giovani. 
Cio non toghe die nel campo 
della didattica .si apra una via 
die dev'essere percorsa, sia 
pure con tutte le cautele, per
che ne dipende la possibility 
di estendere, accelerare e ap
profondire I'istruzione in una 
epoca in cui i siiot caratteri di 
massa si ampliano sempre piu 
rispondenda a leggi nggettive 
dello sviluppo sociale. II lavoro 
di ricerca e di sperimentazio-
ne, gid avviatn m VHSS e. It-
mitatamente alle macchine per 
integnare, negli USA. dovrd 
prima o poi estendersi (indie 
da HOI. .Surd 1111 IHIYJIU lungo, 
che dovrd impegnure per anni 
matematici. logici, pedagogi-

sti, psicologi, iiisegnanti. ecc. 
Ci viene di qui anche una pre-

1 cisa indicaziane sul modo fu-
I turo di strutturare almeno un 

certo numero d'istituti superio
ri di pedagogia. 

Giorgio Bini 

La vicenda di Paul Geheeb 

uno dei pionieri della nuova scuola 

In esilio con gli 
allievi per non 

cedere al nazismo 
II rmnimcnto pedagogico di 

questo secolo e animato da 
un profondo spirito di riiino 
Viimento. che se non 6 riuscito 
a trasformare la scuola c la 
educazione nei paesi in cui si 
sono diffuse le nuove idee, ha 
costituito e costituisce tuttavia 
un fatto cultura le di notevole 
ampicz/a ed interesse. Vi so 
no state figure di grande ri 
lievo — un Decroly. un Dewey, 
un Montcssori — ed altre mi-
nori. ed e gia possibile trac
ciare una prima storia del mo 
vimento anche attraverso I'esa-
me dell'opera di alcuni fra que
sti personaggi. Tra i precurso 
ri non 6 molto noto fra noi 
Paul Geheeb (1870 HMil). Ce lo 
fa conoscere uno studinso ge 
novese in un libro pieno d'am 
mirazinne ma accurato (Gia-
como Ottnnello. La scuola 
d'umanita di Paul Geheeb, I.a 
Nuova Italia. V.tTfi. p.tg 2fi5. 
L. 1.400) 

Formatnsi con Mudi leltera 
r i . scientifici. teologici. artisti 
ci . di filosnfia classica e idea-
listica. mistico e romantico. 
animato da un senso gocthia 
no della natura e della vita. 
indifTercnte alia ricchczza. cry 
smopolita in una Germania til 
trana7innalista. pacifist,! in 
mezzo all'infuriare delle due 
guerre mondiali. esule in Sviz-
zera nel 1034. per non sotto 
stare al potere na7ista. con 
una parte decli allievi c degli 
insegnanti della scuola fonda 
ta tre decenni avanti. Gehe«b 
impersona in modo tiptcn la 
fase pionieristica ed anarchi 
checgiante del movimento per 
la nuo\a educazione. 

I I suo ideale cducatho «i 
racchiude\a nella massima 
* di\ enta quel che sei ». si Ton 
dava sulla liberta pirna del 
I'indi\iduo. sulla sua responsa 
bilita come fonte di discipli-
na interiore. « I-a massima del-
l'cduca7ione» diceva < ed il 
piu alto scopo di tutta la cul
tura e per noi lo «viluppo del 
I'uomo nel piu alto senso del
la parola. Questo scopo k per 
noi piu importante di tutte le 
questioni di classc professione, 
confessione. nazione o razza. 
e questo compito. questa deter-
minazione della vita e comune 
a tutti gli uomini ». Gli adulti 
non devono dettare leggi ne 
proporre modelli. ne ergersi 
a giudici ne atteggiarsi a gui
de, ma con l'amore e la dol-
cezza favorire lo sviluppo ar-
monico della personality in un 
amhiente gioioso. puro ed ele-
vato. Sara lo spirito dei singo-
11 alunni a trovara la iua stra

da. e .saranno Ic espcrten/e 
della \ i t . i cuiimmtaria a lavo-
rire il raggiungimcntii dei tint 
intimaniente presenti a ciascu-
no. 

AH'ideale libertarin si univa 
in Geheeb un seii.su <>|>cranle 
della demucrazia le leggi che 
regolawino la sua comunita 
erano dettate dalla comunita 
stessa e nessuuo. neppure il 
fondatore, vi si sottraeva. Or-
gani//ati prima in « famiglie > 
di pochi membri alfidati alia 
cura di adulti. e piu tardi in 
« comunita > a seconda del li-
vello d'eta. i ragazzi facevano 
una continua csp.'rien/a comu-
nitaria e prendevano le loro 
decisioni di piu \asto respira 
nella Schulgemeinde (assem
ble;! della scuola). 

l /organi//a/innc degli stu-
di era quella delle < scuole 
iiu'iu' - : assen/a della npartt-
/lone in materie lino a nuve 
anni. poi libera scelta dei cor-
i i e loro .swilgiir.cnto nun in 
dassi tr.idi/Kiiiali ma 111 grup-
pi fnmiati sulla ba.^e degli in-
teressi; musica. teatro. arte. 
gtnnastica. I.uoro manuale. 
La comunita praticava coe-
rt nti mentc la coeducazione 
sen/a mezze tnisure: « La me-
ta della coeducazione non po-
tnbbe essere raggiunta in mo
do mighore che in una comu
nita in cui fanciulh e fanciul-
Ic. vhendo insieme in comune 
cameratismo e cunsigliati da 
uomini e donne matun. \enga-
n«j a conoscere la problemati-
ca di cio che e erotico e di cio 
che 6 scssuale. seriamente e 
consape\olmente ». L'insegna-
mento religioso. in forza del 
misticismn del Geheeb. era 
atonfessionale. si richiamava 
allesperifnza interiore. e !a 
sua pratica era centrata sul-
YAndacht (meditazione). 

Cosi scrisse un'ex allieva: 
« Da ppr ima condi\isi nella c«-
sa Schiller la camera con una 
ebrea comunista, poi con Ro 
salinda \on Ossictzky. Cosi la 
piccola sciocchina inglese (che 
ero io) comincio a conoscere 
altre nazioni. altre fedi e non 
pote mai piu condannare al 
tre razze o gente straniera » 

Qucste cspericrt7c dei pio 
nieri sono irripctibili. non pos 
sono trasferirsi nel sistema 
educativo di oggi me del re 
sto in quello d'allora). ne ci 
si puo nascondere quanto di 
utopistico vi era relle idee del 
Geheeb. Ma qualche cosa di 
quello spirito rimanc nella 
parte migliore della pedago 
gia contemporanca 

gi. bi. 
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