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LEPENEDIGUI 
T L MINISTKO ha con ic 
•I- slalo il riflesso danno* 

80 chc loluni commenti sul* 
l'altuazione dci discgni di 
legge per la riforma dclla 
scuola lianno avulo nell'ap-
pronlaincnto dei mrdcsiini 
discgni di legge c si e au-
gurato clio le forze politi* 
che dclla maggioranza go* 
vernaliva irovino I'intesa piu 
completa per la piu rapida 
prcsentazione di quei dise-
gni di legge al Parlamrnlo, 
augtirandosi altresi d ie nun 
nascano rcinore...» (da // 

I'opolo del 4 dicemhre U.B.). 

II minislro e, naluralmen-
te, Con. Gui, il quale si e 
espresso in qiu-sti lennini al 
X Congressu dell'LJCIIM, la 
influento nssociaziono degli 
inscgnanli modi calloliri, che 
condiziona lo slessc scclto 
di governo dclla D.C. sui 
problemi dclla scuola. 

L'on. Gui o dunipie pre-
occupato per la 6orle dei di* 
«egni di leggo di « riforma » 
dclla scuola, in parlirolare 
per quclli suirislru/ionc Be* 
coudaria superiore che « at-
tendnno di esscre inscriii al-
l'o.d.g. » del Consiglio dci 
niim'slri: ma iin'mitiloga pre-
orrupuzione, audio se piu 
velata, il minislro Gui lia 
falto Iraspnriro |icr la gorlo 
del dhegno di legge sull'iini* 
versila, conn- iisultii dal suo 
slcsso I'ontegno duranlo Jo 
ginriinle del recenle sciopc-
ro unilario. Sc in ipiesto on* 
•o si e ili Tronic all'avvio 
di tin fragile coiiipromcsso 
clio il minislro cerca di ili-
fenden; aH'irHcnio stesso del 
suo pnrlilo, inenlre gempro 
pin vasla M hvilnppa I'op-
posizi!iuu del niondo univer* 
eilario, nil raso dcH'islru-
ziono media superiore si 6 
aurora pin indielro, o ine-
glio la silua/iotift non e 
comproiiicssj a favore ilcllc 
srclle ili Gui. 

IL MIMSTItO della P L . 
rouie lia ripelulo al con

gressu dciriJCII.M, tenia ili 
nrrocearsi .sidle posi/ioni ilel-
la Conunissiniu' d'hidiiuinv, 
clio su questo terreno avi-va 
pcrallro offerlo ilclle coiicln-
sioni assai delndeiili; in real-
ta, le sue proposic si rol-
locano piu indielro ili quel
le dclla cnniinissione, sia sul 
proldcina ileirapcrtura de-
gli sliocclii, sia per quanto 
riguanla il liieo moilerno, 
ridollo a licco linguistico, sia 
per la ostinata volonta di 
salvare il cor^o niagi.slrale, 
riserva ili caccia privata, sia 
per lo sviliiiieulo dclla com-
pcten/a della Hegione per la 
islruzionc professinnale. 

Di fronte alio srelte del 
minislro Cui. la reazionc de-
gli uoinini di scuola, politi* 
camcnle impegnati nel gia 
P.S.L v nel P. ILL, non si e 
fall a alleudere: mentre la 
rivisla direlta da Codignola. 
conic e nolo, ha assunlo una 
posizione. ncllamciilc rrilica 
nei confronli di quelle srel
te, la coniniissione sriiola 
del P.S.I., nel riliadire le 
crilirlie ai di^egni di legge, 
lia espresso la richiesta di 
un ampio dihnttilo in meri-
to; ed ora l.n Voce Repub-

blicana, in un interessante 
articolo di Lia Ciudice, ap-
parso due giomi dopn il ri-
chinmo di Cui, definisce de* 
ludenti i discgni di legge 
« i quali lianno riratcato le 
lineo del piano della scuola 
proposte dull'on. Cui, senza 
tencr minimamente conto 
dell'opinione critica espres-
sa ila (>iu parlin, premie 
cliiara posizione coniro la so* 
pravvivenza di un corso ma* 
gistralc e propone un liceo 
unilario opzionale (da La 
Voce Repubblicana del 6 
dicemhre u.s . ) . 

Ci semlira giuslo soltoli-
neare il significato di que* 
sle prese ili posizione, e* 
spresse quesla volla bene 
in tempo, e cioe prima 
d ie i discgni di legge sia* 
no posli all'ordine del gior* 
no del Consiglio dei mi* 
nislri. Il probleina politico 
6 naturalmenle quello ili 
vedere se di quesie crili
rlie e di quesie richieste si 
faranno portavore, in mo-
do prcciso e cliiaro, i rap-
presentanli al governo di 
quei partili die, altraverso 
lo loro commissinni scuola, 
lianno messo le tnani avan* 
ti di frnnte alle iuizialive 
del minislro della P. I. 

IN FONDO, la preorcupa-
zione di Cui e tutta qu i : 

in nome ilcll'iirgrfca, per 
cui si e atleso ilegli anni e 
ora si proteinic di risolvere 
lullo in porlii mesi, si vnr* 
relihero ricliiamare ad una 
specie ili disciplina governa-
tiva gli alleali non Iroppo 
fedeli. Ma al di la ili ipicllo 
d ie sara raltcggiamento ilei 
rappresentanli del P.S.U. e 
del I'.H.I. quaiido al Consi
glio dci minislri si disrute-
raruio i discgni ili legge sul 
riordiiiamenlo ileiristruzione 
superiore, la siluazione e 
piu d ie mai aperta. 

II a piano Cui o non c sta
in mai discusso in Parla-
menln, ma e lien lungi ilal-
IVssere « pa.ssato »: sul ter
reno concrcto delle scelle 
per i vari ordini di sriiola, 
nel Purlanicnto e nel Paese, 
si puo sviluppare una Intta 
apcrla die 6i esprima non 
solo in una cliiara rrilica 
cnnlestativa, ma pcrmetta la 
formazionc di vasli scliiera-
menli unilari su alcuni ob* 
bietlivi csscnziali. 

Sono quindi logirbe le pe-
ne del minislro Cui, il qua
le. lo slcsso giornn del con* 
gresso deirUCIIM. inierve* 
neniln alia Uwohi rolonda 
iniletla dalla Confeilcrazione 
Ceneralc dcll'lnilustria sill-
la istriizionc professionale 
a lia espresso un ringrazia* 
mentn alia Confindnstria per 
i contributi dellc categorie • 
imprcnililoriali die lianno 
reso possibile. in pralira. la 
altuazione della islruzione 
professionale graluita previ-
sta dal disegno di legge pri
ma aurora della sua appro-
vazione da parte del Parla-
nicnlo n (ila // Popolo del 
S*12 u. ».). Da qui non ven-
gono pene per il minislro 
Cui. 

Francesco Zappa 

Vogliono un assetto moderno 
per i loro studi 

Perche gli studenti 
di educazione fisica 
sono in agitazione 

Gli studenti dcglj Istituti Su-
periori di Educazione Fisica 
che la scorsa settimana solida-
rizzarono. disertando le lezioni. 
coi loro colleghi dclle Universi-
ta in sciopero per riconfermare 
l'ostilita al disegno di legge n. 
2314 — Modifiche all'ordina-
mento universitario — di Gui. 
si preparano a iniziare una 
loro autonoma Iotta sindacale. 
il cui fine d di ottenere un in-
quadramento moderno (che ar-
rivi sino alia laurea) dei loro 
studi. 

In pratica i futurt insegnanti 
di educazione fisica chiedono 
che il « diploma universitario » 
che ricevono al termine del ci-
clo triennale di studi si trasfor-
mi in laurea mediante un am 
pliamento dei programmi e il 
prolungamento in quadriennio. 
La richiesta nasce in questi 
giovani dalla consapevolezza 
dell 'estremo bisogno che ha og-
gi la scuola italiana di per
sonate insegnante — di tutte 
le materie — altamente e mo-
dernamente qualificato. Di qui 
la loro richiesta di studiare di 
piu e meglio. assumendo con-
temporaneamente una maggio-
re responsabilita verso la scuo
la e la societa. 

La legge Gui gia citata lascia 
fnsoddisfatte le aspirazioni de-
gli studenti degli ISEF: anzi. 
prolunga l'equivoco didattico 
che confina la materia ai mar
gin! della scuola italiana impe-
dendole di assumere la sua 
propria peculiare funzione for-
mativa. Gli studenti degli ISEF 
contestano quindi non solo la 
democraticita della legge Gui. 
ma anche la sua validita scien-
tifica per i fini che dice di vo
ter raggiungere. cioe l'adegua-
mento dell'istituto universita
rio ai continui. pressanti biso-
gnJ del mondo moderno. 

Le richieste degli studenti 
drfH ISEF, legittime, responsa-

bili. fondate su argomenti se-
ri. vanno viste proprio nel qua-
dro generale dell 'elevamento 
del livcllo della scuola italiana. 
Gin oggi questi ragazzi com-
piono studi teorici di grado uni
versitario con docenti universi-
tar i . Ma essi, in previsione 
della funzione che la societa 
modema assegna all'educazio-
ne fisica nella scuola non si 
accontentano piu: %-ogliono. ab-
biamo gia detto. s tudiare di 
piu ed ampliare il gia vasto 
programma che comprende 
materie che vanno dall 'anato 
mia aU'endocrinologia. dal-
I'igiene alia ciniesologia. dalla 
idroclimatologia aH'an«ropolo-
gia. dalla medicina dello sport 
alia pedagogia. psicologia e 
lingua straniera. Oltre natu-
ralmente le esercitazioni pra-
tiche. corredo indispea<«abile 
per un futuro insegnante di 
educazione fisica. 

La legge Gui disattende le 
speranze. espresse anche negli 
anni passat i . e con vivacita. 
dagli studenti degli ISEF. E 
riesce difficile da re una ra-
gione airinsensibilita mostrata 
verso questi problemi — d an
che vero che i mintstri passati 
dalla P.I . nel dopoguerra non 
hanno mai mascherato la loro 
ostilita nei confronti deH'educa-
zione fisica — dagli attuali go-
vernanti . Tanto piu che ci sem-
bra superfluo rilevare quale 
import a nza assuma nella for* 
mazione dei giovani l'educazio-
ne fisica « somministrata > da 
personale scientificamente pre-
parato. Molti insegnanti di edu
cazione fisica in molte palestre 
contribuirebbe infine ad elhni-
nare la vergogna nazionale 
rappresentata dai paramorfi* 
smi e dai dismorfismi che af* 
fliggono altissime percentuali 
dei nostri bimbi. 

Piero Saccenti 

la scuola 
Una legge per i docenti universitari che nasce vecchia 

L'« aggregato »: per ora 
e un professore a meta 

Non si e collegata la richiesta del ruolo alia istituzione dei diparti-
menti — II rischio di creare nuovi burocrati — La responsabile posi
zione delle organizzazioni studentesche e dei docenti democratici 

Persino i professori di ruolo 
dell 'ANPUR hanno recente-
mente preso posizione contro 
la resistenza del governo a di-
scutere la riforma globale del-
l 'Universita e hanno annuncia-
to che, se continuera questo 
stato di immobilismo, essi so 
lidarizzeranno con incaricati 
ed assistenti e si asterranno 
dagli esami nella prossima 
sessione di febbraio. E' un 
fatto nuovo nella storia delle 
lotte per la riforma della 
scuola, che sta a indicare 
quanto la situazione si sia ag 
gravata in questi ultimi mesi. 
II governo dal canto suo con-
tinua la politica di soddisfare 
interessi locali (vedi la cao-
tica distribuzione delle nuove 
sedi) o di categoria, speran-
do cos! di tacitare richieste 
piu urgenti e piu impegnative. 

Un ambiguo 
provvedimento 
Un tipico esempio di questi 

compromessi e offerto dalla 
legge sull'istituzione del ruolo 
dei professori aggregati, ap-
provata il 25 Iuglio, pubblicata 
sulla Gazzetta Ufficiale del 
30 Iuglio. e operante dall'ini-
zio di questo anno accademi 
co; una legge che tende da 
un lato a concedere un'offa 
agli assistenti. offrendo loro 
un modesto sbocco di c a m e 
ra indipendentemente dal rag-
giungimento dell'arduo tra-
guardo della cattedra. e dal-
1'altro a tranquillizzare i pro
fessori di ruolo. assicurandoli 
che non sara questo nuovo 
semi collega a incrinare il loro 
assoluto dominio. Un provve
dimento ambiguo. quindi. che 
si innesta su un corpo grave. 
mente malato. senza migliora-
re nessuna situazione, quando 
addirittura non viene ad es-
sere un ulteriore freno alle 
ri forme insistentemente richie
ste da tutte le forze democra-
tiche. 

Innanzi tutto e necessario ri-
cordare che la richiesta del 
ruolo degli aggregati e sem-
pre stata strettamente connes-
sa con la richiesta dell'istitu-
zione dei dipartimenti e della 
conseguente ristrutturazione 
delle attuali Facolta: nel di-
partimento Yaggregato si sa-
rebbe inserito con compiti pre-
cisi. accanto ai professori e 
agli assistenti. in modo da 
rendere piu articolato il pro
gramma d'insegnamento e or-
ganizzare piii razionalmente il 
lavoro degli studenti. ascoltan-
do le loro stesse richieste. Se-
pa ra re il problema degli ag
gregati da quello dei diparti
menti & stato il primo atto di 
conservazione, che ha portato 
con se una serie di malintesi. 
di piccoli sotterfugi. di reti-
cenze. tali da condizionare 
gravemente gia in partenza 
questa nuova figura di do-
cente. 

La quale in verita. come ri-
sulta dalla legge e dal l inter-
pretazione che della stessa 
legge stanno dando le varie 
Facolta, non e una figura di 
docente chiaramente drfinita. 
L'aggregato e gerarchicamen-
te qualcosa di piu di un assi 
s tente. perche per lui e pre-
vista una migliore c a m e r a 
economica, e soprattutto per
che egli siedera nei consigli di 
Facolta (se pur con la limit a 
zione che non pu6 votare < nel-
le dcliberazioni... che si rife-
riscono... alia persona di un 
professore di ruolo o fuori ruo
l o * ) : in questo senso e anche 
qualcosa di piu di un profes
sore incaricato. il quale, seb-
bene responsabile di un in5e-

gnamento magari anche fon-
damentale, in quei consigli 
non pud metter piede. E tut-
tavia sul piano didattico l'ag
gregato puo trovarsi in condi-
zioni molto inferiori a quelle 
di un incaricato, il quale — 
anche sc ha lo svantaggio del
la temporaneita e provvisorie-
ta della sua nomina — agisce 
autonomamente e non deve 
render conto ad altri che a se 
stesso del proprio lavoro. 
Tant 'e vero che l'art. 2 pre-
vede la possibilita che l'aggre
gato sia nobilitato con un in-
carico in un corso ufficiale di 
insegnamento. 

Ma quali sono allora i com
piti affidati al nuovo docen
te? Essi sono indicati somma-
riamente dall 'art . 2 della leg
ge: « a) la direzione di un set-
tore di ricerca. di tin reparto 
ovvero di un loboratorio; 
b) I'insognamcnto istituziona-
le o monografico relativo a 
discipline ufficiali...: lo svolgi 
mento di un corso annuale di 
discipline biennali o trienna-
li...; nei casi consentiti. uno 
dei corsi sdoppiati di insegna-
menti ufficiali >. Ma subito 
dopo e precisato: « La Facol
ta o Scuola. al momento della 
copertura del posto, sentito 
l 'interessato. delibera i com
piti specifici, t ra quclli pre-
visti dal comma preccdente. 
che Taggregato sara tenuto a 
svolgere. determina Vistituto 
di apparienenza e le modalita 
di coordinamento delle sue at-
tivita ». 

II Comitato Universitario 
(ANPUI. UNAU. UNURI). 
prcoccupato soprattutto di sal-
vaguardare l'autonomia del 
l'aggregato, aveva richiesto la 
soppressione delle parti qui ri-
portate in corsivo. mirando 
evidentemente a una maggior 
indinendenza — almeno pari a 
quella degli incaricati — nei 
confronti degli attuali diret-
tori d'istituto: ma 6 evidente 
che. una volta accantonata la 
riorganizzazione delle Facolta 
per dipartimenti, ci si sareb-

be mossi nell'ambito delle lo-
gore strutture esistenti e si 
sarebbe finito per introdurre 
una nuova figura burocratica 
di docente, di scarsa utilita 
per gli studenti, soggetta essa 
stessa all'autorita del profes
sore di ruolo. 

Come cani 
in chiesa? 

Quel d i e conta infatti ora 
e I'interpretazione che della 
legge verra data nell'applica-
zione pratica: perche e cliia
ro che se all'aggregato viene 
affidato il corso istituzionale. 
poniamo. in una Facolta uma-
nistica. egli viene automatica-
mente collocato al livcllo di 
un normale professore di scuo
la media, ed il suo compito 
sara per tutta la vita di spie-
gare il manuale del Saitta o 
del Sapegno o del Lamanna: 
ed e fin troppo ovvio che cosa 
egli possa diventare in una 
Facolta di Medicina... Insom
nia. dalle prime reazioni che 
si sono potute sentire finora 
risulta che nell'opinione cor-

^rente il ruolo dell'aggregato 
viene concepito o come il pre-
mio consolatorio per un assi-
stenle veterano ritenuto ormai 
inabile a vincere un concor-
so di professore o — quel che 
e peggio — come una comoda 
soluzione per rimuovere. met-
tendolo da parte, uno scomo-
do assistente a cui si richie-
da di lasciar libero il campo 
ad altri . 

Ma le perplessita non sono 
finite, poiche le modalita stes
se del concorso hanno indotto 
molti professori a procedere 
con estrema cautela nella ri
chiesta di questi nuovi ruoli: 
il concorso sara un esatto dop-
pione di quello per la li
bera docenza (discussione dei 
titoli e lezione. quella medesi-
ma lezione gia criticata per la 
libera docenza), e le commis-

La crisi 
delle riforme 

II fascicolo di novembre di « Riforma della Scuola » 
Mentre tutta la pubblicistica 

specializzata o meno fa chiasso 
sulla fase di rirtnovamento della 
scuola italiana e della politica 
scolastica in Italia — Scuola e 
Cilta. rivista di politica scola
stica d'ispirazione socialista. an
che se con la bocca amara armun-
cia. nel suo ultimo fascicolo. che 
« la riforma continua » — non pud 
sfuggire a nessun osservatore se-
rio e<l attento che oggi l'azione 
del governo si limita ad mter\ent: 
settonali ed impost! gia nella 
realta. mentre gli inter\enti glo-
bali (ad es.. il piano di f^ianzia-
mento. gia apprm-ato. e il piano 
per I'edihzia. che attende il gri-
dizio della Camera) sono impo-
stati secoodo gli schemi piu con-
sor\atori: e questa situazione che 
viene colta. analizzata. spiegata 
nel Rumero-11 di Riforma della 
Scuola (novembre) dedicato al 
tema crisi delle riforme, che -a 
apre con un editoriale di Alessan-
dro N'atta. appunto di questo ti-
to!o. 

Dopo 1'opLnione di alcuni stu-
diosi e di alcuni collaborator! del
la rivista. seguono gli articoli di 
Luigi Berlinguer sul movimento 
universitario (ga rant ire al con-
tempo l'allargamento della base di 
massa dell'istnizione superiore e 
la nqiialificazione dei titoli uni

versitari). di Adriano Seronj e 
Itenato Scionti sullo stato e pro-
spettive dell'istnizione post-obbli-
gatoria (pari dignita e formati-
vita per ogni mdirizzo di studio: 
rispondenza democratica fra cul
tura e professione. economia e 
scolanta). di Carla Bonchi e Lu-
c:o Del Como sulla situazione 
venutasi a creare nella scuola 
dell'obbligo al quarto anno dal 
suo avvio (il rilancio della rifor
ma di tutta la scuola di base 
ripropone tutti i problemi della 

i deimtrazia. della elaborazione 
pedagogica autonoma dalla buro-
crazia. la nece^ita di una scuola 
aperta al rapporto con la socie
ta civile — enti locali. sindacati. 
organizzazione produttiva. ecc. — 
e articolata. nella formazione ed 
elaborazione dei suoi contenuti 
di cultura. con il dibattito delle 
idee e delle ipotesi scientifiche). 
di Giorgina Arian-Levi e Angiola 
MassuccaCosta per una politica 
ed una scuola per I'infanzia e !a 
prima infanzia. 

Dalla eonstatazione della situa
zione si pAssa attraverso i sin-
goii contributi. secondo Tesigenza 
espressa nel «foodo > di Ales-
sandro Xatta. a < ridar respiro e 
forza all'idea e al movimento per 
una riforma generale. democra
tica della scuola italiana >. 

sioni (di 5 o di 7 membri) 
saranno formate di due o tre 
professori estratti a sorte, di 
un rappresentante della cate
goria d a figura simbolica che 
si trova anche nolle commis
sion! per la libera docenza). 
e di due o tre professori elet-
ti dai vari titolari della ma
teria. La Cominissione Univer-
sitaria aveva insistito perche 
nella commissione figurasse 
un rappresentante della Scuo 
la o Facolta che richiede il 
concorso, per assicurare al 
candidato almeno una sicura 
voce arnica, che potesse far 
valere le sue ragioni. dal mo
mento che tutti sappiamo co
me vanno questi concorsi. 

E questo rappresentante sa-
) rebbe stato ancor piu neces

sario, in quanto l 'art. 7 con-
tiene norme estremamente ri-
gide: i vincitori devono esse-
re classificati in ordine di 
merito (la C.U. proponeva in 
ordine alfabetico), i vincitori 
possono essere soltanto tanti 
quanti sono i posti messi a 
concorso (ritorna quindi il nu 
mero chiuso. che anni fa in-
veleniva le libere docenze). 
qualora la Facolta che ha ri
chiesto il concorso non prov-
veda alia copertura del posto 
entro sei mesi dall 'approva-
zione della graduatoria, il Mi
nislro puo d'autorita « nomina-
re i vincitori ai posti per cui 
fu indetto il concorso» (un 
rigore che si e ben lontani 
dall ' immaginare per i profes
sori di ruolo). 

II pcricolo per le Facolta 
e i titolari e evidente: si chie-
de il concorso. e si corre il 
rischio di mandare alio sba-
raglio o magari incontro a un 
clamoroso insuccesso un pro
prio allievo (non facciamoci 
illusion! che il sistema dei con
corsi debba cambiare di cnl-
po). e per di piu col pcri
colo di vedere poi ricoperto 
il posto per decreto del Mini-
stro da un vincitore lontano 
per preparazione. per metodo 
di ricerca, per impostazione 
generale. dalla scuola nella 
quale viene ad inserirsi. Que
sta la ragione per cui diversi 
professori che stavano per rt-
chiedere un posto di aggregato 
hanno rapidamente ritirato le 
proprie domande e hanno di-
chiarato che preferiscono at-
tendere che i concorsi siano 
richiesti da altri . 

Con il 1° novembre del 19G9 
i posti di aggregato saranno 
1.000: sara interessante vede
re come saranno distribuiti e 
quale cambiamento riusciran-
no a portare nell'organizzazio-
ne del lavoro universitario. 

Certamente non mancheran-
no parecchi professori demo
cratici. che non si arresteran-
no di fronte a queste difficolta. 
che chiederanno i concorsi. 
che faranno Timpossibile per 
dare al proprio aggregato tut
ta la dignita che gli e dovuta: 
ma spettera proprio a questi 
professori democratici e ai 
primi 1.000 aggregati avviare 
una battaglia impegnativa con
tro le istitU7i"oni. contro una 
legge che nasce vecchia e non 
prevede lo svilupno futuro del 
la nostra Universita: spettera 
a loro dare al nuovo docente 
una figura didattica corrispon-
dente alle esigenze di una 
scuola moderna (e gia si co-
noscono le reazioni negative 
degli organismi studenteschi 
di fronte al pcricolo di una 
ulteriore burocratizzazione dei 
rapport i) . e far si che nei 
Consigli di Facolta essi non 
siano accolti come i cani in 
chiesa. ma con un diritto di 
parola e di voto pari a quello 
di cui eodono i professori. 

Gennaro Barbarisi 

! Le conf essioni di Fouchet! 
Sul n. 153. novembre. di 

L'ficole et la Nation, la rivi
sta di pedagogia e di politica 
scolastica del partito comu-
nista francese. viene riportato 
in estratto il testo di un inter-
vista concessa a Realites dal 
mini.rtro deW'educazione na
zionale, Fouchet. 

Fin dalla domanda iniziale 
su Quale sia la finalitd prin
cipals del suo dicastero, Fou
chet si dimostra da una parte 
arrogante verso le ricerche (e 
oli studiosi) di pedagogia e 
verso U movimento reale che 
five nella scuola, dall'allra 
preoccupato di trovare solu-
zioni che si adeguino al
le richieste pressanti del 
sistema sociale ed econo-
mico francese. La scuola < ari-
stocratica* sta morendo. pro-
babilmente i soltanto un ri-
cordo di cui non ci si sa 

to secondano i diventato un 
insegnamento di massa. Si ha 
un bei ripeterlo senza tregua, 
nessuno ne e convinto, ed io 
stesso m questo stesso mo
mento non sono sicuro di co-
gltere bene la differenza >. 
< Siamo costretti ad affrontare 
due obbtioazioni opposte: la 
prima e di accettare neWin-
segnamento superiore tutti 
quclli che sono capaci (Ten-
trarci, la seconda i di for-
mare equipes di punta, di ri
cerca, senza le quali oggi non 
pud esistere un grande paese*. 

Tenendo fermi i due punti 
di una leva tecnologica dt 
massa e deU'aristocraticismo 
tecnocratico. Fouchet passa 
a delineare la sua riforma 
delta UniversitA, concordata 
con i grandi delieconomia, 
osteggiata aspramente dagli 
ambienti universitari: soprat 

spesso e volentien di njorme 
della scuola e della societa, 
hanno detto di no alia rifor
ma del ministro. e il mmi-
stro si mostra meravighato 
e contrariato di questo. e. 
con alle spalle la arande 
industria i cui esperti gli han
no elaborato il progetto, enun-
cia: gli Istituti Universitari 
di Tecnologia «corrispondo-
no a bisogni molto precisi 
dell'industria e del commer-
do. Debbono formare quadri 
superiori, cioe gente che si 
inserisca tra ingegnere e capo-
operaio, i collaborator! della 
direzione. E" il tipo duomo 
che ha TesponsabilitA. che 
non e ingegnere ma senza tl 
quale Vingegnere non i nes-
suno. 

c Vi of fro un raffronto molto 
impresskmante: la RFT. net-
tamente piu industrializzata di 

germente mmore di ingegneri 
della Francia, ma di contro 
forma dodici o quattordici-
mila quadri superiori all'an
no, mentre la Francia ne for
ma quattromila circa ». Si po-
trehbe continuare a lungo per 
coaliere eguaglianze e dtffe-
renze nei sistemi scolastici e 
nelle autontd scolastiche fran-
cesi ed italiane: quando i ri 
spettivi ministri escono dal 
ministero per recarsi a qual-
che cerimonia ufficiale. e dif
ficile ormai che non vengano 
accolti da fischi (uflrciosi. 
chi la velina ai giornali go-
vernativi non ne conserva 
traccia). Le Alpi sono sempre 
piu soltanto una convenzione 
geografica nei confronti degli 
interessi e dello scontro di 
classe: gli orizzonti si restrin-
gono, U fronte si allarga, 

I. d. c 

L'opera di Gaetano Salyemini uomo 
di scuola riproposta dagli «Scritti» 

Con tro 

Gaetano Salvemlnl negli anni 
della prima guerra mondiale 

i catechismi 
confessionali 
e «laici» 

Questo forse il patrimonio piu vivo e attuale della lunga battaglia dl 
Salvemini - Una istanza di riforma degli istituti scolastici che non si h 
mai posta in modo costruttivo I'obbiettivo di superare la discriminazione 

Venezia, 1905: Levi Moreno, Arturo Bersano, Gaetano Salvemini ed una quarta persona di 
cui non si conosce il nome (da sinistra a destra) dopo una conferenza tenuta da Salvemini 
all'Universita Popolare. sulla nave asilo «Scllla », dove Levi Moreno aveva raccolto i bambini 
abbandonati 

I liberore, oggi «I'insegnamen- tutto gli studenti, che parlano noi. produce una quantitd leg- • . « • • « - . • 

Preceduti da una lunga e 
chiara introduzione di Lamber-
to Borghi. escono tutti gli scrit-
ti dedicati da Salvemini alia 
scuola daH'inizio del secolo a 
pochi anni prima della morte 
(Gaetano Salvemini Scritti sul
la scuola a cura di L. Borghi 
e B. Finocchiaro, V volume del
le Opere, Milano. Feltrinelli. 
1966. pag. XXXII + 1071. 7500 
lire), opportunamente ripartiti 
in quattro se/ioni d'organizza 
zione degli insegnanti e la 
scuola italiana all'inizio del 
secolo. problemi di riforma sco 
lastica: scuola e amministra-
zione: scuola privata e scuola 
pubblica; problemi educativi 
e sociali) il che aiuta non poco 
il lettore ad orientarsi nella 
lettura di questa gran messe 
di articoli e saggi. delle cen-
tinaia di pagine dei t re volumi 
La riforma della scuola media 
(con la collaborazione di G. 
Galletti. 1908). 11 programma 
scolastica dei clericali (1951) e 
Per la scunla e per nli inse
gnanti (1903). 

La Federazione 
degli insegnanti 

Protagonista di primo piano 
della lunga Iotta combattuta 
dalla Federazione Insegnanti 
Scuola Media per il rinnova-
mento scolastico. Salvemini 
seppe indicare il cara t tcre po
litico dci problemi scolastici, 
la necessita quindi che essi 
non avessero timore della poli
tica. non alimentassero illusio-
ni circa 1'opera dei dirigenti 
politici e burocratici dcll'istru-
zione ma si organizzassero. 
combattessero. costniissero la 
riforma dal basso. Gl'insegnan-
ti dovevano conquistarsi uno 
stato giuridico che ponesse < in 
luogo dclla variabile volonta 
individuate I'impero rigido e 
inflessibile dclla l egge»: se 
essi erano < le persone piu uti-
li. piu benefiche. piu indispen-
sabili che ci siano al mondo », 
la loro dienita economica. giu-
ridica e sociale doveva esse 
re riconosciuta. ed anche con 
quistata con l'alleanza. se ne
cessario decli uomini di scuola 
col p ro l e t a r i a t e dei eruppi so
ciali « piu affini ». pur nell 'au 
tnnomia dai partiti . e chieden-
do una diversa ripartizione 
delle spese statali . 

Nello stato precario della 
scuola dal punto di vista del
la stni t tura. drlforcanizzazio 
ne. dell'efficacia culturale. Sal 
vemini affronto «empre anche 
problemi didattici ed cducati-
vi : condannava il nozioni^mo. 
il mnemonismo. la tendenza 
enciclopedica. affermava il 
c diritto all'iffnoranza > come 
diritto airinteeri ta intellettuale 
e morale (ma talvolta eccedet-
te in questa rivendica zione fino 
a sembrare che svalutasse la 
dignita di certi contenuti). ebbe 
coscienza del valore formativo 
degli studi scientific! e delle 
umanita modeme. anche ?e 
riaffermava la priorita della 
scuola classica. e giunse a 
proporre che dalla scuola mo
d e m a si potesse accedere a 
tutte le facolta universitarie: 
insistette sulla serieta da re-
stituire aeli studi contro le 
richieste della grossa borghe-
sia avida e gretta. chiedeva 
una riduzione delle vacanze. 
il riordinamento degli esami. 
l'autonomia e la responsabilita 
didattica dei docenti nell 'am-
bito dei fini stabiliti dai pro

grammi. e poneva questa ri
chiesta come complementare 
all 'altra che fosse la « classe > 
insegnante a governare la scuo
la attraverso il consiglio su
periore della pubblica istru-
zione. 

Non mancava la consapevo
lezza che la riforma scolastica 
e condizionata dalla riforma 
nella preparazione degli inse
gnanti. Ritennc pero sufficien 
te per i maestri una cultura 
« necessariamente mndesta ». 
ed era una delle posizioni piii 
reazionarie. quella delle classi 
dirigenti che volevano in que
sto modo. come rammenta Vol-
picelli. « tenere popolo il po
polo »: la posizione dei liberali 
ottocenteschi. di Gentile e dei 
clericali odierni che ncgano ai 
maestri una preparazione uni-
versitaria. Ugualmente gli man-
co la capacita d'intendere il 
valore della pedagogia: il pe-
dagogista, scriveva nel 1908. e 
« un disgraziato che non sa nul
la di nulla, e pretende inse 
gnare a tutti come si insegna 
ogni cosa ». e ripeteva ne | 1955 
che la pedagogia e «quella 
scienza che in America come 
in tutto il resto del mondo. 
non sapendo nulla di nulla, in 
segna a tutti come si insegna 
ogni cosa > senza avvertire che 
le manchevolezze indubbiamen 
te presenti nel lavoro pedago-
gico erano almeno in par te 
dovute alia situazione della pe
dagogia come scienza ancora 
in formazione. intenta allora 
come oggi a costituirsi un ap-
parato concettuale. ad affinare 
il suo linguacgin e i suoi me 
todi. a dr terminare gli esatti 
confini del suo proffrtto: per 
lui bisognava srmplicemente 
<=ccndere dai t cirli nstratti dei 
Rlosofici pedagogismi ». e ripe-
te questi concetti negli ultimi 
anni. riferendosi a Gramsci 
come a tutti cnloro che stu 
diavano i problemi dVI rappor
to fra la scuola e la societa 
e che cercavano forme ade 
guatc di adattamento della 
scuola ai vari livelli intetlet-
tuali e culturali decli atunni 
come condi7inne per realizzare 
it programma di una scuola 
media unica. 

Ad una scuola siffatta ando 
per un momento la simpatia 
di Salvemini. ma ben presto 
esli richiese una rigida diffe-
renziazione dei fipi di scuola. 
addirittura dalla ter7a elemen-
tare Si doveva saziare la 
< sete di sapere» del popolo 
creando tanti tipi di scuola 
quante erano le classi e i 
eruppi della societa. secondo 
i di \ers i destini Odestino**. 
* destinato» s'incontrano in 
oeni pagina degli scritti sul-
l'organizzazione scolastica). E 
si t rat tava di destini ricida-
mente prcdeterminati dallo sta
to sociale. per cui la scuola 
unica sarebbe stata una Scarpa 
utruale imposta a tutti i piedi. 
anche a quclli delle minore* 
qentes. come G. Vitelti. nella 
prefa7i"one al volume di Sal 
vemini e Galletti. chiamava le 
classi popolari. I-a scuola clas 
sica doveva preparare la clas
se dirigente. il * nucleo sneia 
le. che deve pensare. delibe 
rare , agire per conto della na 
zione intera ». la classe ricca. 
la cui scuola non doveva es
sere invasa dal «popolo*. E 
se non mancava nello studioso 
la comprensione deiringiusti-
zia di una scelta precoce. ne 
limitava l'importanza a coloro 
che erano destinati all 'univcr-
sitft. 

Chi s'opponeva a quel rigi
do piano di discrimina/ione so 
ciale e lo faceva per motivi di 
classe. si sentivn dire da Sal 
vemini nel 1911. quando axeva 
ripudiato il preccdente sun so 
cialisino. d i e si trattaxa di 
una «semplicistica v macche 
ronica antitesi fra bori»liesia c 
proletariato. che ha fatto ormai 
il suo tempo ». Lo schema or 
gani/zativo della scuola MI! 
xeminiana era il seguente* per 
tutti coloro che non fossero 
andati a lavorare subito dopo 
le elemcntari e non fossrro 
«delicienti ». ci <lnvcva e*>se 
re: 1) una scunla d'immrdiala 
utilita pratica. la scuola po
polare per il « proletariato su
periore » e In minuta borghe.sia: 
2) una scuola di durata inter
media. la scuola tecnicn pro-
fessionaliz7ata c senza sbnechi 
universitari: .1) la scunla di 
alta cultura. classica o moder 
na. per coloro che potevnno 
restare improduttivi oltre i 
vent'anni e quindi erano desti
nati nll'iiniversiln Era per 
molti aspetti it pniuramma flic 
con un altro spirito fu rea 
lizzato dal fascismo. La scuola 
doveva accettare la societa ro-
m'era . scrixeva nel 1908. con 
to sue divisioni di classe (v di 
fatto adoperarsi a mantcnerle): 
cosi ripeteva nel 1952 risnon-
dendo a Borghi chc in uno 
studio acuto avcxa illustratn 
c criticato queste posizioni. p 
negando che fosse possibile an-
ticipare nella scuola una nuox'a 
societa 

Il confronto 
delle idee 

Salxcmini. si s,i. fu animato 
tla un anticnmunismo gratuito 
c settario. che gli fecc poro 
i!enero=amente at tacenre i co-
muni«ti anche «;otto il regime 
democrhtiano quando. pagan-
do di persona, erano all 'avnn 
guardia nella Iotta. a scuola 
e fuori. contro la nrnetrazionc 
clericale. I comnnisti invcer 
ceppero e sanno apprc77arc il 
suo insegnamento laico. che co
st ituisce anch'rsso un motivo 
di sempre Fu la sua una lal-
cita che di«tincuex-a fra cat-
tolici e clericali. che respinge-
va il settarismo massonico e 
la contemporanea alteanza di 
clas«e fra liberali e radicali 
anficlericali e clericali conser
vator!. La laicita. scriveva nel 
1904. consiste nel dare «a l l e 
cenrra7i'oni che sorgono il bi-
socno di tutto enmprenrierc per 
poter tutto dominarf*. dare ad 
esse la passione della l iberta. 
un senso incrollabile di firni-
cia nella forza progressiva. 
emancipatricc. della libera ra
gione ». 

Concretamente cssa doveva 
significare scuola di Stato sen
za dottrine confessionali e ca
techismi ufficiali. noanehe 
< laici >. liberta della scuola 
prixata sen7a sussidi e profe-
7i"oni piibbMrhe. mononolio sta-
tale dei titoli e deeli e cami 
Per il resto. nrssima nentra-
h^a sui trr?ndi pT-ohlrmi ' 'ma 
ni. ma comnresenza Jihero 
dibattito e confronto drlle idee. 
anche delle idee confenufe nei 
messaggi relictosi. Un ideale 
che in molti punti e ancor ncci 
condix*isibile. e che costituisce 
un punto di riferimento impor-
tantc nel giudirio complessivo 
da d a r e su Salvemini uomo di 
scuola. 

Giorgio Bini 


