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Un grave problema delle zone alluvionate 

IRAGAZZI 
NON DEVONO 

PERDERE 
UN GIORNO Dl SCUOLA IN PlO 

^ Sopra: Firenie: la < flla > u 

del sinistral) davanll a una 
scuola del rlone dl Gavlnana 
adibita a cenlro per la di-
slribuzione del viveri. Sotto: 
Grosselo: una scuola adibita 
a « rlfuglo » per le famiglie 
alluvionate. 

Tre tipi di intervento: costruzione «ex-novo», ricostruzione parziale, 
verifica delle condizioni igieniche e di salubrita negli edifici ancora esi-
stentl - L'equivoco del « prefabbricato»- Un piano di ristrutturazione di 
scuole e trasporti f ondato sui dati ISTAT - Ridicoli stanziamenti governativi 

La maggior parte delle scuole 
tielle zone alluvionate sono an
cora cliiuse. A Firenze cittd le 
medic riapriranno il 28 tiovem-
hre e le vlementari il 5 dicem-
bre. anclie se cio comporlerd 
mold problemi. In molte scuole 
sana ancora alUxigiate famiglie 
rimaste senza tetto; oltre al fat-
to die alcune funzionano da al-
bergo improvvisato ai giovani 
die vengono da fuori per aiutare 
i fiorentini. Quello die e certo e 
die. comunque, molti edifici. a 
Firenze. citta e provincia. a 
Grosseto. nel Trentino. nel Pole-
sine. rimarranno chiusi: sono 
quelli che hanno subito i mag-
giori danni e che risultano. per-
cio. inabitabili. 

Non si conosce can esaitezza 
lentitd dei danni subiti. Ma ta-
luni dati. sia pur parziali. sono. 
per la loro dislocazione. tndicati-
vi. Si sa die a Grosseto la sittta-
zione c motto grave; die a Fi
renze il 70'.o delle scuole ha su
bito grandi danni dall'alluvione: 
die a Belluno (e i dati — ripe-
tiamo — sono largamente incom-
pleti). per quanta riguarda le 
elementari, due scuole sono com- j 
pletamente distrulte. otto rese in-
servibili e circa 20(1 danneggiate 
e die 40 sono le scuole secondarie 
colpite con danni dell'ordine di 
centinaia di milioni; nel territo-
rio di Porto Tolle. le scuole chiu
se (perche completamente alia-
gate) sono ventiduc tra elemen
tari e niedie, oltre otto scuole 
mateme. 

Anche da queste scarse notizie 
possiamo dire die la cifra stan-
liata dal governo nel recente de-
creto e semplicemente ridicola: 
un miliardo. con il quale si ri-
coslruiscono a malapena cinque 
scuole elementari di 20 aide. 

B' una situazione che va af-
jrontata nella misura richiesta 
dalla gravitd dealt eventi, e nei 
termini richiesti dagli avveni-
menti stessi: in termini, cioe di 
< urgenza » e di « serietd ». Ri-
teniamo infatti che sia necessa-
rio procedere sccondo tre tipi di 
intervento. Un intervento radica-
le. di costruzione et-novo. Id do
ve gli edifici scolastici sono com
pletamente distrutti o comunque 
non risulti economicamente va-
lida la loro ricostruzione: un in
tervento parziale. di ricostruzio
ne. per gli edifici colpili aVe par
ti muraric ma tuttora sostanzial-
mente stahili: un intervento di 
sistemazione e di verifica del-
Vigienc e dclla salubrita per tut-
te le scuole alluvionate. che pure 
non abbiano riportato lesioni. Si 
aggiungc a cio la r.eccssitd di ri-
pristinare tutto (Varredo e le at-
trezzaturc. che senza dnhbio han
no subito i maggiori danni). 

Abbiamo parlato di urgenza <* 
di serietn. Sono termini die, di 
soldo. risultano incompatibili tra 
loro. nei provvedimenti del go
verno: in name dcll'urqenza. s'i 
procede quasi semprc ad inter-
venti die mentre da una parte 
non risolvono tn realtd i prohle 
tni «con urgenza». dall'altra 
compromettono soluzioni piu ra 
xionali c stabili per la facilone-
ria con la quale si nrnccde. 

Partiamo. • innanzi tutto. dal-
Vurgenza. In questo caso siani-
flca che non si pud * fare perde-
re ai ragazzi un giorno d: scuo
la in pin >; hanno aid perso qua
si un mesc, ri^chiano di saltare 
gli studi per tutto il trimestrc. 
Cid sianifica che. se per il tcr-
TO tipo di interventi nccestari 
cut abb'amo accennato. e cir.e 
quello di sistemazione irricmca 
dei tocali scolastici. e possibile 
procedere con urgenza. una vol-
ta naturalmente assicurati i mez-
xi finanziari. per i lacon di ri-
eostruzione parziale. vei cast pi" 
ffravi. e di costruzione toiale. c 
inutile illuderci chr qualsiasi 
prowedimento duraturo preso an
che con proccdura di urgenza. 
risolca il problema di non fare 
perdere il 1 e il II trimestrc aali 
studenti delle zone allurionate. 

Non si prenda in giro Vopinin-
r.e pubblica parlando di rtpristi-
nare le scuole distrutte dall'allu
vione mediavtc scuole prefabri
cate. Tutti sanno. von solo i tec-
nici ma anche gli ammir.istraio 
ri che nc hanno fatto esperien-
za. che per reahzzare anche la 
Pitt squalhda scuola baracca pre 
fabbricata (c cc r.e sono tanle 
purtroppa ormai m giro per I'lta-
lia) occorror.o almrno tre o quat 
tro mesi nel miaborc dei ca*i. 
Siamo. per di pin. in -.nverno. 
nelle peggiori condizioni atmosfe-
riche per iniziare una costru
zione. 

Quindi. nicnte scuole prefab-
bricate purchessia giustificate 
daWurpenza. nan solo perche si 
sprecherebbcro soldi, ma soprat-
tutto perchd non si risolvcrehbe 
il problema appunto. dell'* urgen
za >. Occorrono * veri » prorredi 
menti «di emergenza»: requi 
sire e affittare Incali, passarc in 
ricista quali palazzi pubblici po-
trebbero essere, < temporanea 
mente*. destinati a scuda. In-
ttrcenire immediatamente con un 
piano di ristrutturazione delle 
wcucHe esistenti e di trasporti; i 
ritultati, che ormai dovrebbero 

m disposition: 4*1 r«een-

te censimeuto dell'cdiltzia scola-
stica condotto dull'ISTAT. ci r/o-
vrebbcra dire dove sono edifi
ci scolastici mezzo vuoti e al> 
liaiidonati per mancanza di po-
palazione scola'Mva die pair eh-
hero raccoglwre allied di scuo
le alluvionate opportunamente 
convoiiUati con mezzi di traspor-
to: addirtttura si potrebbero slu-
diare nuovi tipi di orari per di-
minuire i dteagi di lunghi spo-
stamenti giornalieri. 

Facciamo queste propostc a ra-
gion veduta. Indagini recenti. an
che nelle zone alluvionate. han
no documentato il grundo nume-
TO di edifici scolastici costruiti da 
poco e frequentati da pochissimi 
allievi: tre quattra aide per set-
te. otto, died allievi in tutta la 
scuola. Una ricostruzione senza 
criteria. d?v era e cam'era. po-
trebbe portare a riproporre per 
anni e anni ancora questo assur-
do spreco; una ristrutturazione 
dell'intiero servizio pud essere 
un'occasione che permette di ri-
solvere in prlmo luogo Vurgenza 

I attuale e m pro<spettiva I'anno-
so problema delle scuole pluri-
classe disseminate tielle camua-
gne. 

Occorrc, per concludere. pro 
cedere sit due binari. Risolvere 
i problcmi di emergenza mcllen 
da in vwto tutte le for?e e le 
conoscenze disponibili (si ridue-
dano, immediatamente. all'1ST AT 
tutti i dati del censimento rela-
tivi alle zone alluvionate): con-
temporaneamente iniziare un pia
no di costrttzioni scolastichc (an
che questo senza perdere un solo , 
g'torno). siano esse prefabri
cate o no. tale da riparare ai 
danni dell'alluvione; che sia un 
piano controllato a livello teem 
co e urhanistico. con diritto di 
prioritd assoltita in fatta di bu 
rocrazia. cost che il tempo neces 
sario venga tutto impiegato non 
negli inutili passaggi di carte. 
ma nello sforzo di avviare in 
modo scrio e organico I'opera di 
ricostruzione. 

N. Sansoni Tutino 

II XV Convegno del Movimento a S. Silvestro Colle (Pescara) 

«Cooperazione educativa» fra 
rinnovamento e disimpegno 

I tre « momenti» delle tecniche Freinet - Significato e valore dell'attivismo - Pericoli di travisamento - Alcuni interrogativi 

II XV Convegno nazionale del 
Movimento di Cooperazione edu-
catwa ha reccntemente riunito a 
S. Silvestro Colle (Pescara) oltre 
duecento insegnanti provenienti 
dalle piu diverse regioni d'ltalia. 
i quah hanno scambiato — in 
due giomi di intensi lavori — 
le loro esperienze ed hanno affi-
nato le tecniche di base del mo
vimento viste come complesso 
metodologico strutturato. II con
vegno ha mirato. in particolare. 
a stabilire dei rapporti organici 
con gli inscgnanti del Mezzogior-
no. una zona in gran parte da 
conquistare ai principi di questa 
modema corrente pedagogica che 
— iniziata da Celestin Freinet. il 
pedagogista da poco scomparso — 
si fonda su alcune componenti es-
senziali: l'aderenza alia vita e 
all'esperienza vissuta dill'educan-
do: la formazione della personali-
ta del bambino nell'ambito di 
alcuni imprescindihili valori de
mocratic!: la recip"oci*j e !a coo
perazione del lavoro a tutti i li-
velh. 

A questo manifesto ideate si col-
lega mi nuovo complesso metoda 
los».:codidattico. un quadro del la-
voro sco'astico completo in cui i 
problcmi del bambino trv» »no la 
loro col'ocazmne e si arMioni/zino 
nolla coitni7i'one di una situazio
ne cduc.itiva totalmente diversa. 
Muovcndosi nel solco rousseaiiia-
no. e>«o fa del bambino il punto 
di partenza e prende a base la 
sua vita, non !ii "irn'o -'ndividiia-
l:stiCo — come teorizza 1'ideali-
smo — ma n un rapporto co.stan 
te di comiMiicabilita e di yocializ 
zaz:one. I.e tecniche del Freinet 
si articolano in tre * momenti > 
didattici: il testo liboro. la stam-
pa e la corrispofidenra. Testo li-
bero :nte«o come espt*ssione li
bera. come teMimonian?a de'la 
creativita del ragazzo. come ema-
nazione spontanea del «suo > 
mondo. del « suo » amb:ente. dei 
« siioi > interessi. senza intromis
sion: esleme che ne roortifiche-
rehbero b personality P !n » 
strn^errbbero ad accettare la 
no~ma del compromes"^. deH'in 
s^cerita. dell'astuzia tipca deali 
adulti con gr.ivi conseg.ienze psi 
coViiche 

II te^to p:i<\ essere scr.tto o 
ora!e: non re-! a pero circoscntto 
agli interessi per-oruli dell'esten 
sore, ma diventa patnmon:o co
rnice de'la c!as*e che Io discute. 
10 valuta. Io cntica e Io sceglie. 
E quando d stato scelto. rappre-
scnta tutta la comunita soolastica 
perchd essa c anivata alia stesu-
ra finale attraverso accese di-
scussioni che offrono al maestro 
numcrosi spunti per stimolare le 
ricerche dei ragazzi e fornire loro 
alcune utili jndicazioni di Lavoro. 
11 testo libero non deve essere 
mte«o come in tipo tradizionale 
di compito che si esanrisce tntt'al 
piu nel rapporto fra maestro e 
scolaro. in forma quasi privata: 
Freinet affertna che bisogna scii. 
vere per essere letti dagli ajtri, 
da quelli che ci sono vicin] e da 
quelli che stanno piu lontani in 
modo eh« It dimension! del mon

do infantile si estendano progres-
sivamente per mezzo di contatti 
che in nuce contcngono una vi-
sione altamente motivata (sem-
pre dall'angolo visuale del Tan-
ciullo) della vita e del suo arti-
colarsi nelle piu diverse manife-
stazioni. 

Ecco allora !a stampa del testo 
(Y'imprimerie d Vecole. come la 
chiamava il pedagogista france-
se). ecco il « libro della vita » in 
cui sono raccolte le esperienze 
mensili vissute dalla classe: al 
posto della pagina del quademo 
manoscritta e desttnata ad essere 
accantonata e dimenticata. e'e 
ora. con la sua maggiore dignita 
e prestigio. il testo stampato che 
potra circolare al di fuori della 
scuola e divenire Io strumento 
di nuovi e piu ampi contatti. Si 
arriva cosi al terzo momento. for-
se il piu importante: quello delta 
corrispondenza. intesa come al-
largamwto dell'ambito dei rap
porti sociah. come un ponte verso 
la vita che circola intomo. la 
vita degli uomini. delle pi ante, 
degli animali. 

Ma anche qui occorre evitare 
it pencolo del mero artificio sco-
lastico per mettere in nlievo so-
prattutto 1'aspetto umano che c 
poi quello fondamentale e piu si-
gnificativo. non soitanto per i) suo 
xalore intrinseco, ma per essere 
esso praticamente bandito dalla 
prassi della scuo!a corrente an
cora mtnsa di residui gentiliani. 
La corrispondenza ititcrsco!astica 

costringe a mtrecciare rapporti 
sociali, a preparare un testo tra-
smissibile che per essere tale de
ve rispettare certe esigenze for-
mati che vengono recuperate in 
piu ampio disegno sostanziale e 
si liberano del fardello della mo
notonia mnemonica e dell'astrat-
tismo. L'esigenza grammaticale 
si innesta in tal modo in un ric-
co tessuto motivazionale di rap
porti individuali (fra ragazzo e 
ragazzo). interindiviiduali (fra 
piu ra^azzO. interscolastici (fra 
classe e classe) cui partecipano i 
genitori. gli operatori cconomici 
dei singoli ambienti. i protagonjsti 
del lavoro quotidiano. 

L'attivita dell'officina. dell'opi-
ficio. dove sono impiegati molti 
padri dei fanciulli. entra diretta-
mente nel circolo delle esperien
ze e salda. fin dal primo momen
to. I'aspetto sociale alle finalita 
formative della scuola. A diffe-
renza della visione meramente 
naturalistica del Decroly. g'.i in
teressi del fanciullo si volgono a 
tutti gli aspetti che la vita pre-
senta e in particolare a quelli 
della convivenza umana attraver
so i quali e possibile favorire la 
formazione di una coscienza mo
rale e civile nei ragazzi renden-
doli partecipi del mondo socializ-
zato ed abituandoli ad individuare 
e di^cutere i contenuti. a darsi. 
in t«ia parola. un abito autouomo. 
problematico e cntico. 

Se questo e il quadro entro cat 
opera il Movimento di Cooperazio
ne Educativa (come ha detto nel

la sua esaunente relazione Aldo 
Pettini), non mancano i pericoli 
derivanti dal travisamento del
l'attivismo. dall'appropriazione di 
questi metodi da parte di altri 
movimenti, i quali si limitano al-
l'uso di strumenti didattici avan-
zati senza presupporre la modifi-
cazione dei rapporti alTintemo 
delta scuola o senza valutare la 
globalita degli interessi del ra
gazzo che resta conculcato nella 
sua personalita ed mcapace a 
prepararsi alia vita sociale e de-
mocratica. 

E' questo. mi sembra. 1'inter-
rogativo di fondo: come e possi
bile che un complesso metodolo
gico al passo con i tempi possa 
— per !a sua intrinseca carica 
democratica — avviare un rap^ 
porto nuovo all'intemo della scuo
la e. nel contempo. essere utiliz-
zato (anche se strumentalmente) 
ria correnti che ancora si ispirano 
al dogmat'.smo e aH'autoritan-
smo? Si dira che si tratta di de-
formazioni che poi non raggiun-
gono alcun effetto in quanto la 
paura del « nuovo » isterilisce ogni 
spffita comunicativa e parteci-
p.inte e. di conseguenza. distrug 
ge la stessa portata innovatrice 
della metodologia e della didatti-
ca: ma 6 certo che il pericolo re-
-ta. Ed ancora: come si concilia 
questa attivita ancora pronieri-
-t:ca. c galileiana» (come l'ha 
defmita Lanorta nelle concluskni 
del convezno*. con una sorta di 
asnosticismo di fronte ai proble-

I ! — " " • " s B 

i l Porlamenffo A colpi di... 7 in condolla 
Si raocolgono ora i fnrtti di 

certe indicazioni patemal.stico-
autoritane. che il minLstro Gui 
diede tempo fa. nspondendo a 
interrogazioni di parlamentari 
riguardo alia c Iiberta condizio-
nata > che doveva esser conees-
sa ai circoli di i^tituto ed ai 
loro giomali. 

Cosi. propr.o a Torino, cne 
fu gia teatro d: ep.sodi d' a-.no 
ritansmo nei conrronti di inzia-
tive dei circoli studentcschi. s'e 
veriflcato un ep:sod.o di intoi'.e-
ranza molto grave. I reJatton 
del giornale studentescn Io 2i-
baldone. del liceo classico c Mas
simo D'Azeglio >. sono stati « pu-
niti * con un sette in condatta 
per aver edito in cictostile fl 
loro penod'co. nel quale hanno 
pubblicato un articolo ed una 
«tavola rotonda > cntici nei 

confront! del preside, d qua.'e 
tre set ti mane fa. in una kttera 
agli studenti. aveva affcrn^to 
che il loro circolo doveva essere 
posto sotto la sua tuteia. 

La lettera deJ preside, che 
aveva suscitato vivo malumore 
fra gli studenti. era stata og-
getto di una interrogazione uni-

taria M depuUtl di minijtra di 

Torino: interrogazione alia quale 
il ministro non ha ancora ri-
sposto. 

Gli studenti non hanno voluto 
accettare rimposizione, e hanno 
rispostc tramite il Joro giomale. 
E mentre il ministro taceva. il 
preside convocava il Consigtio 
del liceo. e «decretava > la po-
niz:one. nonche una c pubblxa 
ammonizone >. per avere — sc
condo quanto rifento — c usato 
abusivamente la testata dei!o 
Zibaldone e per avere leso Tau-
tonta del preside >. 

AVREMO OOCENTI 
UNIVERSITARI (TIT0LAR1) 
ANCHE STRANIERI? 

C e penuria di cattedre uni-
versitarie (e le denunce al ri
guardo non mancano. e da parte 
delle associazioru rappresentati-
ve. e da parte dei parlamcntan). 
si che i giovani studiosi che in-
tendono proseguire nella came
ra di docenti degli atenei deb-
bono superare ostacoli d'ogni 
genere (meno che scientiflco). 
Anche quelli di doversi difen-
dere da concorrenti stranieri. 

E' il caso del concorso «Isti-
tuconi di diritto toamoo*i m 

un candidato — il pror. Gerardo 
Broggini — manca un requisito. 
cssenziale per la Iegge. per 
poter partecipare al concorso: 
non ha la cittadinanza italiana. 
bensi quella svizzera. Cionono-
stante vi e stato ammesso. Sem
bra che per aggirare la Iegge 
al Broggini sia stata at tnbuta 
!a quahfica di * italiano non a ^ 
nartenenTe alia Repubblsca ». 
Vna quahfica di cui possono go-
Jere. per una Iegge del 1912. 
solo quelle persone — rileviamo 
da una interrogazione dell'ono-
revole Avolio a] ministro della 
P.I.. del quale il deputato del 
PSIUP chiede rinter\_ento per 
impedire una cos! palese filegit-
timita — che. pur appartenendo 
a terre di nazionalita italiana 
v>i>o. indipendentemente dalla 
loro voionta. cittadini di un altro 
Stato in quanto il tcrr.torio in 
cui nsiedono non e p.u nolitica-
mente sottoposto all'autorita del-
k> Stato italiano. 

Tale, evidentemente. non e il 
caso del Broggini. il quale, tut-
tavia. e democristiano. ed i stato 
segretario della famigerata fon-
dazione Balzan. 

a cura di A. Di Mauro 

mi piu generali che dovrebbero 
essere affrontati (si dice) nelle 
sedi piu opportune dei partiti. dei 
sindacati. delle associazioni di 
categona? 

Una recente nsoluzione del Con-
siglio del Movimento afferma che 
CJSO non si identifica con alcuna 
ideologia filosofica. politica o re-
ligiosa (e nessuno piu di noi 6 con 
tra rio al concetto della pedagogia 
come ancella della politica): di
versa. iniece. e l'esigenza irri-
mandabile di una presa di 
posizione sull'attuale struttu-
ra della scuola, sulla neces
sity di rjnnovarla. necessano 
e che ci si pronunci sul « piano 
Gui >. sugh stanziamenti decisi 
in forma clandestma. sul fman-
ziamento alia scuola privata. sul-
I'accantonamento delle nchieste 
a\anzate dalle organizzazioni de-
mocratiche che vuono intomo al
ia scuola. 

Del resto questo divano con la 
realta di tutti i giorni e emerso 
durante il dibattito allorche nu-
meros: insegnanti hanno messo ai 
luce le difficotta in cui si trovano 
per gli ostacoli frapposti dai di-
ret.'on e dai presidi. per la sor-
dita delle autorita supenon. per 
la diffidenza con cui le loro mi-
ziative vengono circondate. Ci 
pare che echeggiassero in que-
gli allarmi le medesime preoccu-
pazioni del Freinet quando la-
vorava nella sua scuola montana 
di Bar sur Loup ed in mezzo alia 
o-tilit.i dilagante sottolmeo che 
non si s.irebbe potuti andare mol
to a\anti se non fossero interve 
n.ite profonde modificazionj strut-
turali: perdendo di vista questa 
condizione si corre il rischio di 
cadere nell'antico errore deweya-
no (poi in parte corretto) secondo 
cui la scjola poteva di per se 
assolvere una funzione di sti-
molo democratico lasclando nel-
rmdeterminatezza il modello di 
societa (cosidetta di pubblico in-
teres5e) verso cui mirava e va-
nificando di fatto l'esigenza di 
una modificazione stnitturale in-
d:spcnsabile per stab-.Iire un rap
porto d:a!ettico e di reciprocita 
democratica fra scuola e societa 

II convezno si e avvalso anche 

I
d: aicuni ^iteressanti montasgi di 
e-per.inre pre^ontati d3 BnriO 
C a n e da Mar:o I/>di e relativi 

I a'.i".ntrecciarsi di rapporti fra una 
J pr.ma cia-se della To<cana e una 

della Lombards. II mor.taggio e 
stato illustrato con diapositive. 
registraz:oni dal vivo, brani fil-
mati. Mario Lodi ha tenuto una 
?eduta specifica per illustrare i 
p:ani di lavoro. esempi di calcok) 
vivente. fl criterio delle votazioni 
(spe-s^o i ragazzi sono piu critici 
del maestro), '"utilizzazione del
le schede come testimonianza di 
responsab.lita e di controllo del-
1 espletamento del comp:to assun 
to di fronte alia classe. Molte le 
mestre e le illustrazioni delle va-
rie esperienze messe. per cosi 
dire. alFaperto. 

II convegno ha Infine eletto il 
Comitato Direttivo. riconfermando 
a presidente Giuseppe Tama-
gnini. 

Giovanni Lombardi 

I Disegni di Iegge presentati da Gui confermano 
la gravitd delle scelte governative 

Un piano conservatore 
per I'istruzione 

post-obbligatoria 
Dopo la presentazione dei pro-

getti di Iegge di riforma (per 
settori) dell'istruzione post-obbli
gatoria da parte del mmi.s-fro 
Gui. le recenti circolari ministe
rial! n. 1650 della Direzione Ge
nerate Istruzione Classica e nu-
mero 7000 della Direzione Gene-
rale Istruzione Tecnica sul modo 
di accoglierc nell'istruzione se-
condaria la prima leva di gio
vani provenienti dalla scuola me
dia unica. i dlbatiiti condolti in 
seno al Centra Didattico Nazio
nale per i Licei. le posizioni pre
valent! nel S.VSAf (Sindacato Na
zionale Scuola Media) e I'ulfimo 
Convegno nazionale pronmtso dal 
Movimento circoli della didattica 
srolfosi a Roma dall'l al 4 no-
vcmbre sidle esigenze espresse 
dalla nuova scuala media nei 
confront! delle strutture e dclla 
didattica del biennia della scuo
la secondaria. e ormai reso espli-
cito il disegno politico dei catto-
lici governativi nei confront! dcl
la scuola. e il senso die per que
sti ambienti poUtici hanno avuto 
ed hanno la riforma gid effet-
tuata (I'obbligo fino ai 14 anni) 
e le riforme da avviare (soprattut-
to nelle strutture e pmgrammi 
del grado secondario ma anche 
in ritocchi ai curricula e alVim 
postazione pedagogico didattica 
dei tre cicli della scuola obbliga-
toria). 

Se sulla sorte della scuola me
dia inferiore e almena dnl 1956 
che e stato avviato il dibattito 
che doveva portare alle attuali 
canclusioni. si pud far risalire al 
1961 Vavvio del dibattito die fra 
cautele e divergenze ha condot
to. parallelamente alia situazio
ne che si veniva determinando a 
livello di scuola dell'ohbligo. alle 
posizioni assunte oogi per I'istru
zione post-obbligatoria da quel 
centri di potere burocratico (di 
ispirazionc < cattolica») sopra 
menzionati. Analizziamole in sin-
tesi: il tipo d'islruzione. o me-
glio di educazione. usando questo 
termine piu complessivo e quin
di piu adatto ad una scuola di 
base e (almeno in teoria. ma 
I'evasione d del 27cc) di tutti. ri-
sulfa anche se inadeguato net 
confront'! del preadolescente di 
oggi (per una serie di motivi e 
sollecitazioni di vario genere da 
quello iqicnicosanitario a quello 
alimentcre ma soprattutto a 
quello ambientale — si pensi so
lo alia maggiore diffusione dei 
mezzi di comunicazione — egli e 
senza dubbio piu intelligente e P'tt 
maturo: ne si e dalo vita, se non 
in benemerite quanto rare ecce-
zioni, a quelle iniziative che si 
erano indicate per gurantire ed 
ami aumentare questo livello — 
scuola a pieno tempo, classi di 
recupero. consigli di classe. ec-
cetera —) in contraddizione ri. 
spetto al tipo d'istruzione tradi
zionale che si vuole continuare 
ad impartire nei licei. 

Da qui la necessitd di carat-
terizzare il biennio liceale quale 
biennio propedeutico. o meglio 
biennio di recupero. per chi e 
chiamato ad iniziare il cammino 
del sapere. perche nella scuola 
obbligatoria egli non e riuscito 
ad acquisire «un certo sapere. 
nemmeno nella sua forma ele-
mentare. ma soltan'o ad avere 
le condizioni affinche ci si pos
sa inoltrare nella direzione della 
scienza. per la graduate e pro
gressiva conquista della cultura 
(1)>. 

Nel biennio liceale. dunqne. do
po Vesclusione della maggioran-
za dei giovani alia fine della 
scuola orientativa (una fine de-
finitiva. perche dopo I'obbligo 
impererd la pratica selezionatri-
ce. per continuare qucll'opera di 
esclusione che il censo da solo 
non i riuscito a compiere span-
taneamente) si pud finalmente 
accedere all'* edificio del sape
re >.* come aid nella citata circo
lare n. 1K50. dove si invitavano i 
docenti a provvedere affinche i 
giovani usciti dalla scuola media 
unica si impossessassera di quel
le cognizioni neccswic per ac
cedere a quella cultura che il 
liceo dere fornire. ri Iegge nel ci
tato numero di I lien e i loro 
problemi del Centra Didattico Na
zionale per i Licei: < percid e an-
zitutto da dire die il biennio e. 
vichianamente. il momento della 
topica die precede inevitahilmen-
te il momento della critica. mo
mento che potremmo anche chia-
mare piu esplicitamente '.nforma-
tito. e forse anche nozionixtico. 
purche aUe informazioni e alle 
nozioni si diano queoli esatti si-
gnificati pedagoqici dai quali una 
autentica educazione non pud 
evidentemente prescindere (2) ». 

Evidentemente. secondo la bu 
rocrazia democristiana. e se 
condo quella parte della pedago
gia cattolica che ad essa si ac-
coda, la scuola dell'ohbligo non 
deve fornire informazioni e r.o-
zioni in un oiusto ed esotto con-
te<lo didalttcapedagogico di au
tentica educazione. E* pfr que
sto che Vattevzione si volge so
prattutto al biennio. come e av-
renuto alVultimo Convegno del 
MCD. fino a chiedere la riforma 
di questo indipendentemente dal
la riforma del triennio liceale 
(cosa impossibile anche tecnica-
mente dato che fin'oggi Yartico-
lazione in biennio e triennio e 
esclusiva del liceo classico). e a 
prevedere, come fa Gui. csami 
(con tutta la loro maggiore for-
za selczionatnce) alia fine del 
biennio di ognuno dei cinque ti
pi di liceo prospettati: in questo 
quadro si comprende anche la 
proposta. che di per se appari-
rebbe piu accettabile. di una 
unicitd o comunque di una so
stanziale unitarietd del biennio 
(anche se si e ancora molto in-
certi se rimandare fl pmro del 
liceo classico al primo anno del 
triennio); si precisa doe una 

struttura autosufficiente (d il ter
mine affacctatosi al Convegno 
del MCD) o aittonoma (come si 
Iegge sul n. 1-1966 I licei e i lo-
10 problemi), che delmea I'ap.ir-
tlieul culturale die si vuole in-
staurare in Italia, nel prucaso 
di raziotializzazione della scuola 
idealistica gentiliana. di cm e 
appunto conservata la matrice 
clavsista: i tre gradi di istru
zione. obbligatoria. secondaria, 
superiore. debbono essere neces-
sariamente dislmti ed incomuni-
cabili. onni grado risolvendosi in 
se stesso. 

L'elaborazione cattolica va ol
tre anche nella determinazio'ie 
dei curricula, degli orari. dei 
programmi. dell'imposlazianc pe-
dagogica c delle determinazioni 
didattiche: questa parte dcll'ehi-
borazione e perfettamente ennso-
ua alle ipotesi strutturali a cut si 
«'• fin qui accennato: ha^ti osser-
tare, e qui mm e possibile far 
di piu a opcrare Vapprofondimcn-
to pur necessario che nel cita
to I Licei e loro problcmi .sc<;ii-
dendo a particolaregniare le sin-
pole discipline del biennio sono 
dedicate (c cid appare ptu die 
indicativo) 3 pagtne all'ilaliano. 
8 (otto) alle Itnnue morte. 3 al
le lingue stranlere. 5 alia storia 
ed educazione civica. 5 alia ma-
tematica. 2 (due) alia fisica chi-
mica e hiologia, 1 alia geoara 
da, 4 alia stona dell'arte. 4 al 
disegno. 1 alia musica c canto 
(mancano incvitahilmentc qual
siasi attivita pratica presente in-
vece nella scuola dell'ohbligo — 
e die ritorna nel triennio ma 
soltanto del liceo magistrate e 
del liceo artistico — e lo studio 
di scienze sociali — sia di quelle 
tradizionali quali Vcconomia e il 
diritto quanto delle * tiuove scien
ze » della societa che vanno af-
fermandosi a livello di ricerca): 
aggiungo come Yinleressc c il di
battito siano vivi soprattutto in
tomo all'insegnamento della sto-
ria, che si presenta. proprio per 
il modo sostanzialmente tradizio
nale con cui esso viene ancora 
concepito, il pift difficile ad es
sere condotto sul terreno ambi-
guo della «neutralitd > della 
scienza: per cui. se da una par
te si precede Vutilizzazione di
dattica del doctiniento nel modo 
piu ampio (il che evitcrebbe la 

interpretazione ideologizzata) e 
su un ptano pedagogico tende ad 
offrtre non la conoscenza dclla 
stona dei re ma la coscienza 
della stona tlei popot'i (si onspi-
ro infatti di superare « i vecchi 
M'/irmi dipfornnfieo-inilifari e di-
nastici. col \>orrc nel dovuto ri-
licvo lo studio di tutti gli altri 
aspetti dclla vita associata della 
umariitd: politico, sociale, econo-
tnico, gturidico. tecnico. scicnti-
fico. culturale c rcligioso (3) »). 
dall'altra parte $i effcttua lap-
piattimento della storia e la li-
mitazione della sua localizzazin-
ne al fine di spiegare o meglio 
giustificare mitt oggi imperanti 
quali ad esanpio I'unitd vuropea 
(per cui. storia dclla propria cit
ta. regionc. Italia, piccolo Euro-
pa). 

Si badi che queste scelte sono 
gid impostc — Gui nella circo
lare ii. 1650 snllecitava chiara-
mente una « re.snoiisa/iile parted-
pazione •* — «/;Ii iri.vr^iianti c in 
primo luogo ai presidi die parte
cipano ai corsi di aggiornamento 
organizzati. a spe*e della collet-
tivitd. dai Centri Didattici Natio
nal! (sintomatico che in oani cor-
so o convegno si ahhia la quaii 
tntale adesione della * base » a 
tcsi che la * pedaaogia > uffida 
le ha gid prescntato in temni 
ormai remoti a so?tep>'o de'le 
scelte politiche die in questi an 
ni e ancor ogai si stanno com 
piendo). 

La qestazione del « piano Gin » 
ra duttque avanti. e le rit/o»* 
scuole secondarie prendano cor 
po: le resistenze pero in altri 
settori politici e nello stesso cam-
po cattolico non sono poche: al 
contempo vanno delineandosi con 
sempre maggiore precisione pro
postc alternative ed incalza d 
movimento reale. degli studenti. 
dei professori. dell'opinione pub
blica, e le esigenze ongettive: il 
disegno classista di Gui pud es
sere bloccato, pud ancora essere 
vietata Vultima parola alia huro-
crazia democristiana; la rispo-
sta spetta infatti al Parlamento 
e al Paesc. 

Lucio Del Corn& 
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(2) Ibidem, pag 9. 
(3) Ibidem, pag 34. 

Presa d i posizione 
del Segretariato delle Facolta Umanistiche 

Abolire il Magistero 
Precise proposte per una soluzione organica nel 

quadro della programmazione universitaria 
La situazione della Facolta di 

Magistero e stata oggetto di nu-
merose analisi da parte di Com
mission'! di studio di varia com-
posizione e numerate sono state 
le proposte in ordine alia so
luzione dei suoj problemi. Nella 
relazione della Comrnissione d'in-
dagine. la Facolta di Magistero 
era considerata giustamente ana-
cronistica nel quadro di una 
programmazione scolastica rispon-
dente alle esigenze del Paese e 
se ne proponeva la trasforma-
zione in Istituto Superiore di 
Magistero per le Lettere e le 
Scienze. finalizzato soprattutto 
alia preparazione post lauream 
degli insegnanti di scuola secon
daria. Tale soluzione. pur es-
sendo ancora oggetto di critiche. 
aveva almeno il merito di dare 
per n'solto il problema della 
sopravvivenza, nelle sue forme 
attuali. della Facolta di Magi
stero. assolutamente inadeguata 
alle finalita suddette e residuo 
d: un ordinamer.to universitano 
in via di superamento. 

Le Linee Diret'.ire. presentate 
dal ministro della P.I. Gui. pur 
nmandando l'esamc approfondi-
to e la solu/ione del problema 
a dopo I'attuazione del quinquen-
nio del Liceo magi?traie. affer-
mava la necessita di esaminare 
fin da ora la carattcrizzazione 
della Facolta e i suoi rapporti 
con la Facolta di Lettere e l 
corsi di Lingue e Letterature 
straniere. proponeva 1'istituzio-
ne del corso di Lauren in Psi-
cologia. e aecennava alia possi-
bilita di avviare qualche espe-
rimento di tale nuova caratte-
ri7zaz.one. 

// Segretariato Nazionale delle 
Facolta Umanistiche ritiene che 
il problema della Facoltd di 
Magistero non possa essere of-
fronlato separatamente dal pro
blema generate della ristruttu
razione delle FacoUd Umanisti
che, a loro tolta tnserite nel 
quadro della programmazione 
scolastica e universitaria in par
ticolare. Si e proposta portanto 
la formazione di una unica Fa
colta Umanistica. in cui un uni-
co corso di Laurea in Lettere 
suddivjse eventualmente in Cias-
sichc e Moderne) accoglierebbe 
gli insegnamenti degli attuali cor
si di laurea in Lettere e Mate-
rie Letterarie (quest'ultimo della 
Facolta di Magistero) e dove la 
preparazione post lauream di tut
ti gli insegnanti di scuola secon
daria sarebbe demandata a un 
Dipartimento di Pedagogia. cui 
spetterebbe anche la prepara
zione specifica dei Iaureati in 
Pedagogia e la preparazione 
(biennale) degli insegnanti di 
Scuola primaria. dopo il quin-

quennio liceale. Ovviamente an
che per le discipline letterarie. 
per quelle storico-filosofiche e per 
il settore psico-sociologico. e af-
fermata la necessita dclla strut
tura dipartimentale. in connes-
sione con la facolta di Scienze 
Politiche. di Legge. di Econo-
mia. di Sociologia. di Matematica 
e Fisica. di Medicina. ecc. 

Tale ristrutturazione globale 
taglta alia radice il problema 
della sopravvivenza delta Facol
td di Magistero e pone soltanto 
il problema della graduate tra-
%formazionc di essa. in attesa 
dcU'attuazione dcfiniliva della 
riforma. attraverso un mutamen-
to del piano di studi e dell'or-
ganizzazione scicntifico didattica 
della facoltd stessa 

In tale quadro appare quanto 
mai pericoloso e contradditto-
rio I'indirizzo assunto dalla po
litica scolastica nel nostro Pae
sc. Mentre la programmazione 
scolastica rimane sulla carta e 
non trova la voionta politica di-
sposta ad attuarla. si continua 
a intervenire. in un settore co*i 
delicato come quello delle strut
ture di formazione. \ero asse 
portante di una societa in tra-
sformazione come la nostra, con 
interventi scttoriau". slcgati da 
ognl piam'ficazione organica. 11 
problema della Facoltd di Magi
stero e reso cruciate dalla isli-
tuzionc. sporadica e non pro-
grammata. di nuovi Magisteri. 
senza che ci sia da parte oo-
vernatira un tentativo di fre-
r.are questa tendenza. che vient 
ami accolta e incoraagiata. Do
po 1'istituzione del Magistero di 

I Perugia, di Assisi. di Parma. 
tutti successivi alia Relazione 
Ermini e alle Linee Direttire. 
<i parla ora (per restare ai ca*i 
che sono g.unti a conoscenza del 
Segretariato) deH'i«tituzione di 
una Facoita di Magistero a Sie
na e a Ferrara. 

// Segretariato Nazionale del
le Facoltd Umanistiche ha de-
nunctato tale tendenza. rispan-
dente a pure esigenze settoria-
h. al limite < campanilistico». 
e completamente difforme ri-
spetto alle linee reali di svilup-
po deUa scuola italiana. La po
sizione del Segretariato si in-
serisce nella piattaforma com-
plessiva di riforma scolastica 
elaborata dal mov:mento «tur*en 
tesco e dal Comitato Unirersi-
tario ed e in conromitanza con 

I le agitazioni indette da que«to 
ultimo che il Segretariato «trsso 
intende promuovere iniziative ar-
ticolate nelle diverse sedi. ne!i« 
Facolta di Magistero e di Let
tere. per sostenere. fino a! kiro 
accoglimento da parte dei compe
tent! organt. le proposte avan-
zate. 
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