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Otto anni di battaglie 
sulla scuola materna 

i 
i 

Nel « libro bianco » edito dal Mulino non figura la proposta di legge pre-
gentata dai comunisti nel 1964 - L'opposizione della Democrazia cristiana 
alia scuola statale per Finf anzia da S egni a Gui - La parabola dei socialisti 

Per migliaia di ragazzi rimasti 
in citta il «tempo libero » e un 
problema irrisolto la scuola 
Tra i compiti della scuola anche 

giochi e vaca/ae 
< II cartello dei distruttori > 

intitolava l'« Avanti!* del 20 
'gennaio l'articolo nel quale. 
commentando l'esito della vo-
tazione contro il progetto di 
legge sulla scuola materna sta
tale, accusava i comunisti di 
aver bloccato con la destra c 
coi c franchi tiratori >. e finge-
va di dimenticare die se un go-
verno pone la fiducia le oppo-
sizioni gli votano contro. come 
accadeva quando i socialisti 
erano alPopposizione (quando 
cioe il centrismo non si chia-
mava ancora centro-sinistra) e 
si trovavano percid a dover re-
spingere le medesime accuse 
che ora rivolgono al PCI. In 
compenso il giornalc del PSI 
poteva contare sulle lodi di 
quel campione del socialismo 
che e Luigi Salvatorclli e sugli 
elogi del «Corriere della Sera». 

La riproduzione di questi ar-
tfcoli conclude un grosso volu
me (« Libro bianco sulla scuo
la materna ^. testi e documen
ti dagli atti parlamentari. II 
Mulino. Bologna. 196G. 389 pa-
gine. L. 3000) curato da Luigi 
Pedrazzi. contenente tutta la 
storia. quale si ricava dai do
cumenti delle camerc. della po-
litica scolastica in fatto di scuo 
la materna dal 1958 al 1966: il 
libro prende in esame il piano 
decennale. lo stralcio trienna-
le, la Commissionc d'indagine. 
la relazione Gui sullo stato del
la P.I.. il « piano Gui ». il te-
sto di legge governativo nella 
versione originaria e nei suc
cessive emendamenti, le rela-
zioni di maggioranza e mino-
ranza, i dibattiti parlamentari. 

Nella breve introduzione, Pe
drazzi fa della troppo facile 
ironia sulle posizioni del PCI, 
e 1'accusa d'astrattezza. forse 
non comprendendo il significa-
to dello sforzo compiuto dai co
munisti per non tener disgiun-
te le linee pedagogiche da quel
le politiche (incomprensione 
che si spiega se si tiene pre-
sente che Pedrazzi giudica an
cora favorevolmente il piano 
decennale di Fanfani. del 1958). 
Inoltre — ed e un'omissione si-
gnificativa — tra i documenti 
compresi nella raccolta non fi
gura la proposta di legge co-
munista sull'istituzione di scuo-
le statali per l'infanzia. pre-
sentata nel febbraio 1964. dieci 
mesi prima del progetto gover
nativo. Sara bene cominciare 
con l'owiare a questa lacuna. 

II progetto 

comunista 
H progetto comunista si ri-

chiamava alia necessita. resa 
urgente dallo sviluppo sociale 
e giustificata dalle conquiste 
della moderna pedagogia. di 
« avviare i bambini alia scoper-
ta del mondo naturale e al loro 
inserimento nella vita associa-
ta sviluppandone le prime ma-
nifestazioni della intelligenza. 
delle capacita e delle attitudini 
e portandoli al graduale pos-
sesso del linguaggio e delle al-
tre forme di espressione »; pre-
vedeva l'istituzione di scuole in 
tutte le localita in cui esistes-
sero scuole elcmcntari o ci fos-
sero almeno 20 bambini dai 3 
ai 5 anni. comprendenti classi 
differenziali e scuole speciali; 
i programmi dovevano essere 
proposti da una commissione 
parlamentare. il metodo ispira-
to agl'indirizzi psicologici e pe-
dagogici moderni. la frequen
za gratuita: la direzione provin-
ciale era assegnata ad un con-
siglio scolastico elettivo com 
prendente rappresentanti degli 
insegnanti. degli enti Iocali. del
le famiglie e inoltre medici e 
psicologi. quella del circolo ad 
un consiglio di circolo e quella 
della scuola ad un consiglio di 
scuola. anch'essi elettivi. coma 
pure il direttore didattico; le 
spese erano in prevalenza a ca-
rico dello Stato; i frequentanti 
avrebbero raggiunto in un quin-
quennio la cifra di 900 mila: 
per il personale era richiesta 
1'abilitazione magistrale e al
meno un anno di specializza-
zione a livello universitario 

La DC aveva compiuto ogni 
sforzo per opporsi alia scuola 
materna statale. che Segni ave
va definito una scuola scristia-
nizzatrice (Gui s'e aggiomato: 
accusa il progetto del PCI di 
«far discendere la sua teoria 
della funzione della scuola ma
terna dalla concezione genera-
Ie dell'organizzazione sociale 
che e propria del comunismo »), 
e non essendo riuscita nelkt sco-
po aveva ripiegato sulla difesa 
ad oltranza della scuola privata 
clericale (su 18345 scuole esi-
stenti nel 1963. 6109 erano ge-
stite da enti pubblici di cui so
lo 2367 da comuni. 12216 da 
privati e di queste 7235 da re-
ligiosi; meno della meta dei Io
cali sono stati costruiti appo-
titamente per ospitarvi i bam-
MW; le scuola magistral! sono 

84, di cui solo 8 statali. poste 
tutte in piccoli centri). 

A questa scuola sono andati 
massicci finanziamenti gia con 
lo stralcio triennale che segui 
alia morte del piano Fanfani 
(15900 milioni per le scuole non 
statali e 6400 per le scuole sta
tali). mentre il piano Gui asse-
gnava 45515.4 milioni alia scuo
la statale e all'altra 84192.4 mi
lioni. iimitandosi ad istituire in 
cinque anni scuole per un to-
tale di 100 000 bambini. II te-
sto definitivo della legge. dopo 
tutti gli emendamenti, assegna-
va alia scuola statale e a quel
la privata rispettivamente 
28510 milioni e 50770 milioni. 

II progetto 

governativo 
TI progetto governativo conti-

nuava ad opporre alia conce
zione educativa della scuola 
una concezione mista, assisten-
ziale ed educativa insieme. im-
poneva ai comuni spese gra-
vose ed assegnava all'esecuti-
vo — al governo ed alle sue di-
ramazioni burocratiche — tutto 
il potere. senza nessuna inno 
vazione in fatto di autonomia 
e democrazia. Cosl. mentre i 
comunisti venivano accusati di 
statalismo, si continuava a 
mantenere la distinzione fra 
settore statale e settore priva-
to includendo in questa cate-
goria la scuola gestita dall'en-
te locale. Al contrario il pro 
getto comunista valorizzava 
l'impegno dei comuni e delle 
province, ne immetteva I rap
presentanti nella direzione del
la scuola. traducendo in pra-
tica un orientamento nuovo. 
per il quale « pubblico > non si-
gnifica piu semplicemente « sta
tale >. ma « gestito dalla co-
munita > — dagli insegnanti. 
dagli enti pubblici. dalle fami
glie — dal basso, contro la ri-
gida direzione accentrata del
la nostra tradizione scolastica 
(i cattolici, che difendono i di-
ritti della famiglia. non do-
vrebbero lasciarsi sfuggire la 
importanza di questa posizio-
ne: la scuola pubblica riorga-
nizzata su basi democratiche 
avrebbe la famiglia negli orga-
ni della sua gestione. insieme 
con gli insegnanti e le asso-
ciazioni espresse dalla comu-
nita: sarebbe il modo di far 
valere rivendicazioni concrete 
sottraendosi agli schemi del 
clericalismo). Infine si riman-
dava e s'impediva la riforma 
della preparazione degli inse
gnanti. tenendo in vita la scuo
la magistrale. che si trova 
ad un livello culturale infimo 
(il governo ammetteva i di-
plomati dell'istituto magistra
le nella scuola materna. ma 
pretendeva che fossero riser-
vati il 50"» dei posti alle pro-
venienti dalla scuola magistra
le). Quanto agli indirizzi edu-
cativi, essi dovevano esser for-
mulati dal ministero. e il pro
getto s'ispirava agli corienta-
menti » in vigore. emanati nel 
1958. che sono il corrispettiyo, 
per inadeguatezza pedagogica 
e per spirito clericale. dei pro
grammi Ermini per la scuola 
primaria. 

II PSI s'era battuto per anni 
sulle posizioni che il PCI e il 
PSTUP sono rimasti soli a di-
fendere. I.o stesso Codignola 
aveva osteggiato la concezio
ne cateehistica della pedagogia 
democristiana. s'era opposto al 
finanziamenfo della scuola pri
vata facendnne un punto ir-
rinunciabile della politica sco
lastica socialista: poi. dal 1962. 
quando anpoeeiava il centro-
sinistra. il PST comincift ad 
astenersi sueli articoli di leg
ge che attuavano scopertamen-
te le mannvre clericali: entra-
to nel governo. s'e assoegetta-
to alia logica delle alleanze 
con la DC e difende quegli 
stessi programmi contro cui 
aveva lottato ad oltranza. La 
sua taftica attuale consisfe nel 
ountare di volta in volta sul 
fermento in alto nel mondo 
della scuola e nel naese per 
presentai-si a trattatire a due 
con la DC da oosizinni di seis-
sione a sinistra e percio sen
za pnter ranpresentare il mo-
vimento reale. col risultato di 
scendere al comprnmes«;o ai 
livelli piu hassi Come disse 
il enmnagno Semni nell'iilti'ma 
eiornata del dibattito. non si 
nuft fratfare a destra e rimpro-
verare la «:ini<;tra se non sta 
al gtoco Non si nuo accettare 
il nroffrnmrm domteo frhe Co-
dienola criticava diir^mente 
ancora nel n 2 3. 1965 di 
«Scuola e Citta ») e enntem-
noraneamente nrefpndere che 
il PCT. che ha elahorato una 
linea ernerale di rifnrma del
la sruola reel! isHtuti. nella 
stnitfiira e nolle linee peda-
eoeirhe flocetti di a'ssecond^-
re la politica di coloro che 
sono sempre stati e restano i 
nemici della scuola pubblica 
italiana. 

Giorgio Brni 

Americani e sovietici lavorano atti-
vamente all'istruzione programmata 

INSEGNA MATEMATICA 

L'organizzazione scolastica deve saper portare avan-
ti il processo educative- e formativo anche nei mesi 
delle ferie estive -1«parchi Robinson» a Torino: 
una iniziativa limitata • Panorama sconfortante 

Un esempio americano dl realizzazlone pratica di macchina dldattica. La sfudentessa segue un 
programma di matematica presentato a pfecole sezioni, per permettere un processo graduate e 
sicuro di apprendimento, dal terminate di un calcolatore IBM capace di collegamenti con 32 sta-
zioni termlnali. Americani e sovietici lavorano attivamente all'istruzione programmata, che potreb-
be costituire lo strumento rivoluzionario per la trasformazione dldattica della scuola nell'imme-
diato futuro 

TORINO. li/0l»'o 
L'estate e ormai al culmine 

Molt I ragazzi delle scuole ele 
mentari e medie sono rimasti 
in citta. Rispondere in quale 
modo viene organizzata la lo 
TO vacanza non c facile. Le 
scarse iniziative municipali, 
infatti, servono a coprire una 
area assai ridotta. II problema 
principale: togliere dalla stra 
da i molti lanciulli (figli so 
prattutto d'immigrati) che nes 
suna colonia marina o monta 
na pud accogliere. resta in 
grande misura insoluto. Oc 
corre inoltre considerare che 
la stessa colonia pud soddisfa 
re Vesigenza di una vacanza 
organizzata soltanto in un ar 
co di tempo che non va piu in 
IA di un mese. E se dal pun 
to di vista della salute fisica 
dei ragazzi cid e importante 
diventa invece insufficiente 
quando si consideri il tempo 
libero da scuola nell'estate che 
ha una durata media di circa 
tre mesi e mezzo, ovvero da 
meta giugno ad ottobre. Orbe 
ne in numero ragguardevole i 
ragazzi. finiscono per essere 
abbandonati a se stessi alme
no per due mesi e mezzo. 
quando sono tanto fortunati da 
trascorrere un mese in colonia. 

L'organizzazione del tempo 
libero dei ragazzi e oggi una 
esigenza profondamente senti 
ta dalla nostra societa. propria 
in quanto la famiglia non pud 
garantire che assai limitata-
mente e occasionalmente la sua 
presenza su questo terreno. 
Tocca dunque alia scuola, con 
I'aiuto degli enti Iocali. com-
pletare il suo compito educa-
tivo e formativo occupandosi 
dell'organizzazione del tempo 
libero dei ragazzi anche nei 
mesi di ferie estive. Cid non 
significa che la scuola debba 
intervenire nel modo coerciti-
vo e fiscale con il quale ancora 

Una rivista magistrale ha dato il via 
ad un dibattito sulla « qualifica » 

I MAESTRI SONO 
TUTTI «OTTIMI»? 
Un meccanismo autoritario e burocratico che mette in primo piano la « camera » e 

svaluta la figura dell'insegnante sul piano educativo 

Nel corso di un dibattito av-
venuto su una rivista magistra
le un direttore didattico ha de
finito il periodo della compila-
zione dei rapporti informativi 
dei maestri come «tempo di 
nausea morale»: la qualifica 
di otlimo. come il sigaro ed il 
cavalierato di felice memoria. 
non si nega a nessuno In effet-
ti. i direttori didattici sono i 
primi a lamentare rinutilita 
dell'attuale sistema di valuta-
zione. che. in pratica. viene 
ad esercitare una funzione H-
vellatrice tra gli insegnanti 

Un'indagine privata svolta 
dal direttore Aldo Fabi. lo 
stesso che curd il dibattito. 
sui ahtdizi complestiri di un 
campione di 9fifil maestri di 
ruolo opportunamente scelti in 
tutto il territorio nazionale ha 
dato i seguenti strabilianti ri-
sultati: ottimo MM**; distfnto 
9.56<5n; huono (\.u°c\ medio
cre 0.01*?: insufficient? 0 Si 
verifica. come e dato vede-
re. un addensamento dei giu-
dizi nel massimo Ii\*elIo. con 
un curioso fenomeno di desca-
larita man mano che si scen-
de ai livelli inferiori. con 
esclusione totale dalVuso del 
valore infimo. Tutto rift in 
contrasto con la curva di di-
stribuzione normale di Gaiis 
che tende a raggruppare la 
mageiore quantita di dati nel-
le classi intermedie. con una 
simmetrica dimimrMone man 
mano che ci si allontana dal 
centro verso le classi estre-
me. Nel nostro ca«o. grosso 
modo. la distribtrzione dovreb-
be awenire. invece. cosl: buo-
nn 40"?: mediocre c distinto 
24% ciascuno: insufficiente e 
ottimo b% ciascuno. 

L'ultimo. e forse unico. dato 
ufficiale esistente e I'inchiesta 
Corradini. la quale, riguardo 
alia distribuzione dei giudizi 
complessivi, accertA. per l'an-
no scolastico 1907-1908. che su 
80.320 insegnanti, 6.587 erano 

ottimi, 23 704 buoni (oggi di-
stinti). 17.547 sufficienti (oggi 
buoni), 9.714 mediocri. 2.768 
insufficienti. II confronto pud 
farlo agevolmente chiunque. 

Tutti « ottimi» i maestri, al-
lora. nella scuola elementare 
italiana? F. al punto che essere 
eitidicati «buoni » sienifica lo 
esatto opposto della parola? In 
realta. fattori oggettivi e soe-
gettin" concorrono a s\notare 
di qualsiasi validita il rapporto 
informatiro Milato dal direttore 
didattico rd il conseguente piu-
dizio comiilessiro. 

TJ direttore. infatti. e costretto 
a eiudicare in base ad una 
affreftata visita della quale il 
maestro per lo pin e stato 
preawertito I maestri da vi-
sitare sono 5OR0RO-10O. distri-
buiti nel rageio di parecehi 
chilometri spesso: il direttore 
si ferma brevemente. fa qual-
che domanda e. a meno di tro-
vare una <;randalo*a situazione. 
non puA rifiutare Votlimo L'in-
seenanfe. dal canto suo. ha ac-
ciiratamente < nreparatn > la 
cla"?«:e in previ^ione della \isi. 
ta. spes?o senza alexin vrupo 
lo di «strumrntali7zare» eli 
<=colari per * fare bella figti 
ra » dinan7i al superiore. Offni 
direttore. si «:a. ha i suoi « nal-
lini v autoritarismo e confor-
mi«;mo sono due facce della 
steisa medaclia. 

Ma anche il direttore Dirt 
scninoloio p ben infenzionato 
ad affire e imnn<wihilitato a 
•tfueeire a oueel? prrori sog-
gettivi che derivano da xma va-
lutarione intuitiva. Rastera ri-
cordare. fra i pii'i comuni. il 
cosiddetto eftetto di alove 
(quando il frattooilota della 
personah'ta del soegetto oscu 
ra o illumina tutti gli altri 
tratti e porta ad estendere lo
rn lo stesso identico giudizio). 
Yequazione personale (la ten-
denza a ino/iper-valutare), i 
fenomeni di proiezione per ^ 
milaritA o per contrasto (pet 

cui chi valuta proietta sul va-
lutato atteggiamenti della pro
pria personalita o il loro con 
trario). ecc. 

Di fronte a questa situazio
ne inflazionistica e assurdo as-
sumere atteggiamenti morali 
stici del tipo * il direttore de
ve... » e pretendere che sia il 
sinffolo a « rompere » ristabi 
lendo all'interno del pmprio cir
colo un criterio di cqua valu-
tazione che premi veramente i 
meritevoli e non li appiattisca 
nella massa deeli nftimo Cosl 
facendo eeli andrebbe incontro 
ad una valanga di ricorsi tutti. 
sicuramente. a lui sfavorrvnli 
Come a««egnare. infatti. distin-
to o addirittura buonn ad un 
insegnante eiudicato ottimo da 
parecehi anni e da diversi di-
retfori? Inoltre. tale compor-
tamento. ciusto in asv»ltrto. si 
ri=olvprebbe in una Dalese in-
eiu^f?7ia ver«o gli in^ecnanti 
di quel rirrolo se rafftintafo 
con quello deeli altri dirottori 
adu<:i a larcheesiare secondo ?1 
costume. 

II punto di parfpnza per ri-
solvere la questinne. che nitre 
a danneggiare glMn^egnanti si 
traduce in una iilferiore sva-
lutazinne della funriorie educa
tiva. consist^ nrirabolire 1'at-
tuale modello di rapvorto in
formatiro. che. co=l com*^ con 
ceenato. aore la strada a di 
«rriminazinni di offni genrre 
Si Densi. po r fare u n <x;empio. 
al quesifn che racgnmpa «v>f'o 
un'unica voce: Qualifn mnrnh. 
intpJlettuali e di carattere. F' 
evidente il pericolo che oer 
effptto <Talono il tratto pilota 
della personalita del maestro. 
•""el?ginsissimo» opnure #afeo». 
illumini n o<curi eli altri trat
ti da valutare. in particolare 
le doti intellettuali E. ancora. 
pud capitare benissimo. come 
e capitato. che alia voce Stima 
e prestiaio godutx in scuola e 
fuori renga annotato: «non fa 
politica », oppure «iscritto ad 

un partito di sinistra si aliena 
la simpatie... >. e anche «la 
maestra. nubile, ha un figlio 
illegittimo >. ecc. violando in 
tal modo la Costituzione che 
eselude qualsiasi discrimina-
zione di carattere personale. 

II rapporto informatiro rag-
giunee cosl il stio scopo di ap-
piattire la classe insegnante 
mediante un processo di con-
formizzazione e di subordinazio-
zione alPautoritarismo dei su
perior! eerarchici. spesso ma-
scherato da un velo di pater-
nalismo. La «camera » assu
me una posiVione di rilicvo e 
la figura dell'insegnarite svalu-
tata sul piano educativo trova 
una compensazione forzata su 
quello burocTatico funzionaria 
le. e con poca fatica per giimta 
(«lo vedi. ci vuole co<i poco 
per avere Vottimo: moralith. 
relimo^itfi. apoliticitA »). 

Appare chiaro. quindi. che 
il problema della valutazione 
del maestro trova la sua solu-
7i*one nella rottura dei rigidi 
rapporti eerarchici che reeo 
lano la scuola italiana e nel 
ristitu7i"one di organi di oarte-
cipa7ione democratica alia ge
stione didatticn-pedaeogica e 
oreanizzativa della scuola ouali 
il Consiglio di Direzione Solo 
in questa prospettiva il diret
tore. con l'ausilio deeli orea 
ni collegiali. potrA sem'rsi di 
quella «cala di vaIuta7i"one og-
eettiva recentemenfe proposta 
per ridurre il mareine di erm-
ri soeeettin ed osgetthi. non 
dimenticando. pero. che il pro
blema base non e gia quello 
di rimettere in mofo un mec 
canismo « carrieristico > incep-
pato per l'inflazione deeli of-
timo bens! quello di garantire 
al maestro la liberta d'inseena-
mento col renderlo responsabile 
delle sue scelte e col sottrarlo 
ai controlli amministratid o. 
pegdo. ideologici. 

Fernando Rotondo 

oggi procede in ogni ordine e 
grado, finendo cosi per trasfor-
mare la vacanza in una pena 
aggtuntiva. Si tratta al contra
rio, propria partendo dal cri
terio di ricreazione e di giuo-
co cut e legato il concetto di 
vacanza, di dar vita ad un 
nuovo orientamento che possa 
aiutare il sorgere di una scuo 
la alia cui base sia la sponta 
nea creativita dei ragazzi di-
mostrata appunto attraverso 
il giuoco. 

In questo senso le iniziative 
municipali, pur uell'ambito di 
una modesta sperimentazione, 
rappresentano un certo passo 
avanti, rispetto al criterio as-
sistenziale che presiedeva in 
genere al cosiddetto doposcuo 
la estivo. Spira infatti dai 
« parchi Robinson > una certa 
aria di modernita. di acquisi-
zione di taluni orientamenti pe-
dagogici fondati sulla massima 
liberta di espressione dei fan-
ciulli realizzata propria me
diante il giuoco ma, il merito, 
ci sembra. e soprattutto di 
taluni direttori didattici, degli 
insegnanti i quali sono t'mpe 
gnati e con successo a dimo 
strare come sia possibile tene 
re occupati in modo intelligen 
te e libero gli scolari delle 
elemenlan, senza per questo 
costringerli come in un ser-
raglio. 

II « parco Robinson » affon-
da evidentemente le sue radici 
nella pedagogia dell'atlivismo. 
Si avvale cioe di quei principi 
di liberta di autonomia nelle 
scelte, che in una scuola au
toritario com'e la nostra, con 
gerarchie cosi profondamente 
definite, rappresentano — pur 
nella loro astrattezza — una 
salutare rottura, sebbene cir-
coscritta e limitata al solo 
settore estivo. 

L'origine dei «parchi Ro
binson > e da ricercarsi in Da-
nimarca, dove al termine del-
I'ultimo conflitto alcuni pedago 
gisti osservarono con quale in-
ventiva e abilita i ragazzi di 
Copenaghen, riuscissero, con 
materiale di recupero, a co-
struirsi dei giochi. Lo stesso 
criterio viene applicato a di-
stanza di vent'anni in talune 
scuole torinesi e della provin-
cia dietro I'esempio danese 
di cui — si badi — I'Olivetti 
d'lvrea $ stata la diretta im
portance. Sotto la guida di al
cuni insegnanti. i ragazzi s'im-
padroniscono del giardino o del 
cortile della scuola e nell'a-
rea loro assegnata, fanno sor
gere con le proprie mani una 
specie di villaggio di c ben-
godi > munito di quanto pud 
essere utile ai loro giochi. 

Cosi in un angolo e'e" la na
ve pirala, piu avanti il fortino. 
sul fondo una grande capan-
na fatta di stuoie fissate su 
pali che assolve la funzione di 
c pensatoio >. dove cioi nasco-
no tutte le idee; in un lato il 
teatrino dei burattini, altrove 
Valtalena. o Varenile per i piu 
piccini. 

La visita al c parco Robin
son > della scuola Leopardi a 
€ le Vallette > (il villaggio di 
case popolari alia periferia del
la citta) suscita un'impressio-
ne piuttosto complessa. Aleg-
gra un'atmosfera pionieristica, 
ma al tempo stesso un curio
so affannarsi per realizzare 
le classiche * nozze con i fichi 
secchi v II giardino recintato 
e disseminata di copertoni, pez-
zi di legni. qualche mattone. 
corde: una serie di oggetti 
sparsi in pittoresco disordine 
che ricordano molto da vicino i 
residuati bellici. attorno ai qua
li i bambini si muovono quasi 
con Vaspelto di formichine al 
laroro. La maggioranza spes
so s'interrompe per impegnar-
si nel giuoco occasionale cui 
il lavoro, per inusitate asso-
ciazioni, lo ha condotto. La 
sensazione e quella di un'altra 
Italia, quella povera e dixlrut-
ta che abbiamo conosciuto al-
I'indomani della auerra e "'.e 
questi bambini a loro insapu-
la rivivono. pur nell'era della 
tanto sbandierata societd opu-
lenta i cui frutti ancora oggi 
come e chiaro. sono pochi a 
godere. 

11 Municipio infatti approfit-
ta di tale indirizzo per spende-
re poco. Per i due mesi pre-
ventivati in cui ha luogo la 
scuola estira (dal 15 luglio al 
15 settembre in due turni di-
stintivi) le elementari Leopar
di e Giannelli delle Vallette 
ricevono in tutto e per tutto 
100 000 lire che devono servi-
re per i 250 bambini iscritti al 
1" turno e i 250 del secondo 
turno. Naturalmente con una 
cifra cosi insignificante si fa 
poco e tanto meno si pud per 
esempio distribute una me-
renda. Chi se la porta da casa 
sta bene: gli altri invece stan-

Un aspetto del Parco Robinson della scuola Leopardi a R Le 
Vallette » nella periferia di Torino dove i ragazzi sono padroni 

di organizzare i loro svaghi a proprio pincimenlo 

no a guardare. 
Si capisce dunque come i co

pertoni d'automobile, le assi 
regalate dal vicino cantiere, 
i fili o le stoffe per il ricamo 
delle bambine o la plastica do-
nata da qualche negozio, sia-
no tutti elementi preziosi per-
che non costano e aiutano a 
creare una serie di attrezza-
ture che consentono giochi di 
gruppo. 

Non v'e dubbio che la ri-
cerca del materiale o la co-
struzione del fortino possano 
essere un gioco educativo e per
mettere un qualche contatto 
con quello che vien detto *mon-
dr del lavoro*; non bisogna 
dimenticare perd che questi 
bambini, figli di lavoratori. gia 
attraverso la famiglia e Vam-
biente circostante sono messi 
a contatto ogni giorno con un 
€ lavoro ^ meno mitico. piu a-
spro e opprimente! Una dota-
zione piu ricca, quindi fatta di 
diversi materiali e di diversi 
strumenti, compresi ad esem
pio quelli musicali, consenti-
rebbe un dispiegarsi della fan
tasia non al livello delle ne
cessita, ma a quello piu fe-
condo dell'invenzione o della 
ricerca. 

II merito maggiore i 
quindi degli insegnanti e 
nel caso particolare del 
direttore didattico. il prof. Ga-
vosto. che e il vero animatore 
del parco e che talvolta parte-

cipa o indinzza t giochi dot 
bambini facendosi in quattrn 
per trovare i mezzi. Tra I'al 
tro e rittscito a scovarc turn 
vecchia fisarmoniea e a turno 
i bambini amanti delta musua 
se la passano, mentre quelli 
che non riescono a suonare. la 
lengono per un poco a tracolla 
felici di avere uno strumento 
allegro nelle mani. 

La scuola italiana e dunque 
ancora soltanto affidata alia 
buona volonta degli insegnanti 
che dal nulla riescono a rica-
vare I'impossibile. 11 comune 
infatti ha organizzato in tutta 
Torino dieci parchi Robinson, 
che interessano esattamentr 
733 bambini, e 29 sezioni di 
doposcuola tradizionale cut at-
tualmente sono iscritti 978 sco 
lari. Se si pensa clw gli alunni 
delle elementari sono in tutto 
piu di 65.000. anclie ennside-
rando che circa i tre quarti 
vadano in vacanza enn i geiti-
tori o tramite le colonic c chin 
ro che Vorgnnizzazionc del tern 
po libero di cui si occupa la 
amministrazione municipale af-
fronta il problema soltanto di 
poco piu di 2.000 ragazzi. Per 
le medie inferiori il panorama 
e ancora piu sconfortante per-
che esiste soltanto una scuola 
di nuoto cut partecipann sol
tanto duecpntn ragazzi E per 
gli altri 33.500? 

Sesa Tato 

Interrogazioni di deputati 

comunisti al ministro della P.I. 
Un direttore foscista 

I sottoscritti chiedono di in-
terrogare il Prcsidente del 
Consiglio dei ministri e i Mi 
nistri dell'interno e della pub
blica istruzione. per sapere 
se. — dopo le ulteriori prese 
di posizione della stampa e dei 
cittadini contro il perdurare 
del clima di educazione di tipo 
fascista all'interno della c Ca
sa dell'orfano» di Ponte Sel-
va (Bergamo), clima creato. 
conservato e alimentato dal di
rettore don Giovanni Antoniet-
ti. notoriamente fascista e col 
laboratore ancora oggi di or-
ganizzazioni parafasciste — 
non intendano sottrarre l'edu-

ca/ione degli orfani ospiti di 
detta Casa (riconosciuta cnt* 
morale e come tale sovven-
zionata anche con denaro pub
blico) a siffatti sistcmi educa-
tivi che suonano vergogna per 
la nostra Repubblica nata dal
la Resistenza e sostituire I'at-
tuale direttore. che ancora og
gi costringe gli orfani a com-
piere esercitazioni con mo-
schetto di tipo balilla e a ser-
virsi di una biblioteca che an-
novera vergognose puhblira-
zioni del periodo repubbli-
chino. 

Brighentt. Levi Arian Gior-
gina. Kicoletto 

Borse di studio soppresse 
I sottoscritti chiedono di in 

terrogare il Ministro della pub
blica istruzione. per sapere se 
non ritenga doveroso ripristi-
nare immediatamente i con-
corsi. soppressi con recente 
circolare. per borse di studio 
di lire G0.000 a favore di alun
ni della quinta elementare e 
della scuola media dell'obbli-
go. Per effetto di tale provve-
dimento molti alunni meritevo
li e bisognosi si sono trovati 
inaspettatamente privj di una 
assistenza che avrebbe loro as 
sicurato una frequenza piu re-
golare. come prescrive la Co
stituzione, della scuola del-
I'obbligo. L'eventuale soslitu-
zione delle borse di studio con 

buom*acquisto di Iibri di testo 
significa che il Governo in ef-
fetti rinnega il tanto concla-
mato carattere prioritario del
la spesa per I'istruzione pub
blica e intende invece fare 
economie alle spalle degli alun
ni bisognosi. i quali dovranno 
far fronte a maggiori sacrifi-
ci per sostenere tutte le spese 
che la frequenza della scuola 
comporta. 

E per sapere infine quando 
intende pagare le borse di stu
dio agli alunni che hanno vin-
to il concorso negli ultimi due 
anni. 

Led Arian Giorgina, Scion-
ti, Bronzuto, TedescM 


