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Un documento del PCI 

Universita 
e scuola 
in Puglia 

La spinla di massa verso I'islruzione - Ancora 
nel 1964 ollre il 60% dei giovani andava al 
lavoro senza la licenza della Media obbliga-
toria - L'attuale composizione sociale degli 
studenti universilari - II governo non collega 
II problema delle nuove sedi a quelli dello 

sviluppo regionale e del Mezzogiorno 

B A R I , dicembre 
Siamo di f rnnte anche in Pu

glia ad una spinla di massa 
verso 1'Universita come dimo 
strano le richieste di nuove se
d i universi tnr ie a Foggia e a 
Taranto. Per t re ragioni que 
sto fenomeno p posit ivo: 1) 
perche rapprosenta una spinta 
democrat ica all 'emaneipazinne 
sociale: 2) perche la fol ia d i e 
preme sul i 'Universi tn pone in 
cr is j le vecrhie strut ture del 
1'insegnnmento superiore. con 
cepi le per pochi pr iv i leg ia t i : 1) 
perche essa e cnndizione di tino 
svi luppo pin ampin e di f fu^o 
della cul tura e della r icercn 
scient i f ica. 

D i indubbio interesse e at-
tual i ta d a questo proposito un 
documento dei comunisti pu-
gliesi sui problemi dcl l 'Univer-
sita. che. partendo da una ana-
l isi nazionale del problema ad-
denfra I'esame a l ivel ln della 
Pug l ia : « Non siamo per 1'Uni
versita Ha Sorbona). ma per le 
Universi ta — si af ferma nella 
parte piu generale del docu
mento — e questo non snltan-
to perche puntiamo ad uno svi
luppo omogeneo del paese. che 
aboIi<=ca anclie le zone cu l iu 
ra lmente depresse. ma perche 
crediamo in una autonom«a 
scienti f ica e cul turale delle 
Univers i ta . cnncepite come col 
le t t iv i organici e r icchi d i ini-
z iat ive didatt iche e scienti f i 
che or ig inn l i . f ino a consent i-
re loro molto mageiore mnrg i -
ne d j scelta nei piani d i studi . 
E sottn questo prnf i lo una 
colloca7?one googrnfica decen 
t ra ta che eorrfcpnnda ad am 
hient i socio economici e culfu-
ra l i d i f ferent i non puA che rap 
presentare un elementn positi 
vo Non r i teniamo dunque che 
le Universi ta siano e dehhano 
essere le 2fi d i ora. anche se 
siamo cnntrn la " prol i fera7io 
ne " disordinata delle facolta 
Siamo per una proerammaz.in 
ne universi tar ia che n<=ponda 
ad una Ineicn reale dello svi
luppo e che ne enrnnti>cn la 
natura demncratica ». 

La natura sociale della pono 
Inzione universi tar ia e della 
spinta universi tar ia pugliese 
resta fenomeno di una basp 
estremamente r istrel ta Ne 
fanno fede le seeuonti c i f re . 
sul la base dei dat i della spnln-
rizzazinnp al 10G4 Su circa TO 
ptigl iesi . Ifl non arr ivnno nop 
pure a cnnsogiiire la licenza 
elemcntare. 43 non arr ivano a 
conseguire - la licen7a media. 
1.5 cnnspguono la licenza del 
I ' ist i tutn fecnico. 2.5 conspguo 
no la licen7a do i r is f i fn tn maei 
strale. 2.1 cnnspguono la l i 
Cen7a del liceo classico. O.fl 
consegunnn !a licenza del l i 
ceo scient i f ico. 1.2 con^esuono 
la laurea Questo vuol d i re che 
ancora nel 1064 la reginne pu 
gliese mandava al lavoro 4.3 
giovani su 7 (cine ol tre i l GO^) 
senza licenza della scuola del 
l 'ohhl igo 

Per costoro i l eioeo e1 fa t fo ; 
oggi rapprespntnnn la Crande 
massa dei produt tor i . operai e 
bracc iant i . destinati a produr 
re ricchP7za e a pagare ";ulle 
t rat fenufp dpi loro salar i le 
spese dello Stato. i v i cnmpre 
sa la sppsa per la scuola. che 
non sara loro resa in alcnn mo
do Dei r imanent i . un pugliese 
su 7 va al lavoro con la l icen
za del l 'ohbl ieo ( l l i a l t r i 2.7 -
c i rca 20 000 oersone — cercano 
d i proseginre c i i studi. d is t r i -
buendosi f r a e l i studi a breve 
te rmine ( i s t i lu t i profpssionali . 
t r e ann i ) . medio termine ( is t i 
tu t i tecnici e ist i tuto mae i - t ra 
1e^ e a lungo termine ( l icei e 
univers i ta) 

Qui la • siti iazione sociale 
esercita una selezione ancora 
p in bruta le- su 6 000 che si 
iscr ivono aU'ist i tuto prnfessin 
nale. 1 500 ar r ivano al ia l icen 
sa Su fiOOO deel i is t i t i i t i IPC 
n i c i . 3 200 ar r ivano alia licenza 
magist rate T^ circa ** ooo l i 
cenze da i l icei nl imentano — 
uni tamente col cett i to della Ra 
si l icata e d i par te d r l la Cala 
b r ia — la popolazione stu-
dentesca un ivers i ta r ia : 1 " 430 
i sc r i t t i a l l 'Univers i ta d i B a r i 
del '64 '65. noro niiV d i 1 000 • 
lauree anmialmente. ! 

E* abhastanza acevole osser I 
va re che 1'Universita e al imen | 
ta ta da un spttore pr iv i lec iato 
del quadrn sociale pueliese. in 
una sit i iazione in cui g l i squi l i 
b r l d i fs t r imone sono nirt of-
fens iv i che nella media del 
tenitorio nazionale. E che, 

analognmcnte. la sua « produt-
t iv i la > 6 piu bassa di quella 
nazionale. In generale siamo 
quindi di froute ad una d ivar i 
cn7ione f ra la prcsa di coscien-
7a e i l movimento delle fnrze 
pnlit iche a proposito della si
tiiazione dolla scuola di base 
— estremamente arretrata in 
Puglia — e a proposito degli 
studi u i i ivers i tnr i . per I'allar-
eamento dei quali premono og
gi for7e di molteplice natura. 

R' innegabile che siamo di 
fronte ad una distnrsione di 
quella spinta di massa alio svi
luppo culturale p che I'afflusso 
agl i studi t iuNers i lar i non vie-
ne da un sostanziale nl larga-
mento della base sociale della 
scuola in Puglia. ma piuttosto 
da una promnzione cre"=cente 
al l ' in terno dei ceti relativa-
mente pr iv i legiat i . Per dare a 
questo fenomeno tm'interpreta 
zione polit ica occorrerebhp una 
indagine anornfondita Si puo 
pero gift a f fermare che in Pu-
elia si ver i f icano in forma ma-
crosenpica le tendenze interne 
del « piano Gui > e del «pia
no P ieracc in i» . clip fengnnn 
ennto per i l prossimo quin-
quennio d i un aumentn della 
senlarita minnre di ouello del 
quinquennin passato: i l che si-
gnif ica che i l ffoverno non con-
cepisce la ' r i forma de i r i s f ru 
zione "=ecnndaria e dcl l 'Univer-
sita come un profondo r ivnlai-
mpnto adeguato alia domanda 
e al le esigenze date dalle r i -
chiesfp imposte dal lo sviluppo 
ecnnomieo. 

La prnva di tutfo questo 6 
data rial vivace interesse che 
var i grunpi della classe d i r i -
gente (Taranto Foggia) sem-
brano dimostrare per le Uni 
versita Questo interesse in ef-
fpt t i rispondp ad una spinta 
sociale reale ed anche ai biso-
cni palesi della strut tura mo-
nnpolistica. L ' l ta ls ider vuole a 
Taranto un ist i tuto per la for-
mazinne in loco dei propr i tec
nici medi e superinri e I'ENT a 
Foggia propone per bncca del-
Ton. dc Russn la facolta di so-
cinlogia perche. estendendnsi 
I ' intervento pnhblico nel setto 
re terziario. £ avvert i to i l hi-
sogno d i un nunvo t ipo d i in-
tellettuale « mediatnre ». 

H documento comunisfa. nel
la sua ul t ima partp. si occupa 
del problema di<:cus<;o in que-
sti me<=i in Puglia da tutte le 
fnrze nnlif iche. dplla costitu-
zione di nnnvp ^edi universita 
r ie I I documento cr i t iea in 
par l icolarp la posi7ione gnver-
n.it iva. in quantn in es^a non 
si tiene contn della necessita 
in nr imo lungn di imnosfarp su-
bi lo un legame f ra le nuovp 
sedi chp dnvranno sorgpre e i l 
piano di svilnnpo dplla rpgionp 
p del Mezzogiorno 

Tl problema si ponp per le 
due Universita gia esistenti 
( B a n e Lecce) Per I-ecce. in 
nart icolarp. si pongono proble
m i d i Ipgamp con lo svilupno 
<=ocio pconnmico del Salenfn 
per sunerare Pattualp assurdo 
orientamento chp vunlp as^e 
gnare a qup^ta Univprsita spm 
plicemente la funzinnp di fnr-
mazione d i nuadr i amministra 
t i v i e docenti di scuola media 
secundaria Per quanto riguar-
da Foggia e Taranfo si pon
gono. sia pure in modo divprso 
data la pecnliarita delle due 
orovince. esigenze d i svihippo 
tecnologico nella formazinne 
della manodopera. 

Foggia in questo quadrn do 
vrebbe a«:<:nU-erp la sua na 
turalp funzinnp d i cenfro della 
pirt grandp pianura del MP770 
giorno. cerniera d i va«te re-
gioni- I'Trpinia. la Terra di Ba 
ri. i l Gargano e i l Molise Per 
Taranto si dovrrhhero supe-
rare le attual i tendrnze ad 
ist i tu ire i«t i tut i d i l i v r l l o supe^ 
r iore fa t t i «u misura esclusi 
vamenfe per l ' l talsider faggre 
gati d i faeoltA tecniche ^atel l i t i 
de i rUniver^ i ta di B a r i l Tl pro
blema va no^fn nella sua inte-
rp77a. ck>e guardanr'n a tutta 
I'area d i sviluppo calahro apiv 
lo lueana su m i Taranto gra 
v i ta . 
- Su tut ta quesfa tematica U 
PTT ha promosco in Puglia un 
dihat t i tn che si sta svilunpando 
nella nro^pettiva d i ar r ivare 
entrn breve tempo ad un con 
vegnn meridinnale sul prohle 
ma della sctiola ed in par t ies 
lare delKUniversita nel Mezzo
giorno 

Italo Palasciano 

la scuola 
UNA MOSTRA MILANESE 

INFANTILE 
SUOI STRUMENTJ 

La scienza aiuta anche 
a regalare giocattoli 

L'attivita ludica e considerata dal la psicologia e dalla pedagogia mod erne un momento essenziale dello 
sviluppo del bambino nel suo rapporto con I'ambiente — II ruolo degli adulti nella scelta 

II «caso» 
di Strasburgo 

NeH'Univers i ta alsaziana u n g r u p p o d i « ar rab-

b ia l i » ha v i n t o le e lez ion i e conqu is ta to I'asso* 

c iaz ione s tudentesca: ma su 19 mi la g i o v a n i 

solo 4 0 0 h a n n o vo ta to 

n 

W1W 

Un fumetto satirico dei « situazionisti • dl Strasburgo: « Di 
che cosa t i occupi, attualmenle? > chiede it cow-boy a destra 
al suo amico; c Della reificazione», risponde I'altro; • Vedo, 
i un lavoro molto serio, da fare con gross! l ibri e molti fogli 
su un grande tavolo >; c Ma no, passeggio, soprattutto pas-
seggio ». 

La Francia discute in que-
sti giorni dello «scandalo di 
Strasburgo > Nell'Umversita 
del capoluogo alsaziano. roc-
caforte clencale. gli studenti 
sono stati chiamati alle urne 
per i l rinnovo degli organi 

direttivi della loro associazia 
ne (Association Federative 
(•enerale des fitmliants de 
Strasbourg): ma, su 19 mi
la. solo 400 h;iuno votato e 
aft ha consentito al gruppo 
dei cosiddetti sifuazjomsfi 
(che si definisce cosi perche. 
appunto. vuol determinare si-
tuazioni di rottura neH'Uni-
versita e nella societa. in 
aperta polemica con tutte le 
istitii7ioni politiche. social!. 
culturali esistenti) di conqui-
st.ire I'associazione. 

« IvO studente i; una rotclli-
na del sittema. un poveretto. 
e non lo sa: compito dellUni-
versita d di prepararlo a 
puntino per I'lntegrazjone *', 
t I profe'v-ori? Una mas.sa di 
cretini buoni soltanto a riem 
pire le facolla di brusii 
fastidiosi >: questi. ed altr i 
consimili. gli slogans del 

gnippetto situazionista (for-
mato da una cinquantina di 
t attivisti »). che ha dato re-
centcmente alle stainpe un 
« provocatorio» opuscolo dal 
titolo Delia miseria studente
sca considerata nei suoi 
aspetti economict. polttici. 
p^icolooici. sestuali, e. so-
Vrattutto. intellettuali e di al-
cunt mezzi per rimedtarvi in 
cui si pone I'ohbiettivo della 
« diitruzione > del sindacali-
smo studentesco (I'U.N.E.F.). 
che viene ciudicato organica-
mrnte ' infegrato >. 

L'affermazione dei situazio
nisti ha preoccupato non 
solo l t benpen^anti > conser
vator!. in quanto £ un altro 
sintomo che mette a nudo la 
grnvita della cnsi . del males^ 
we e anche delle tendenze 
al «disimpecno I degli stu 
denti francesi. Le cntiche 
dei situaziantsti — si dice — 
anche quando sono giuste. ri-
snltano esclusivamente nega
t ive: i situazwni'iti prometto-
no t rimedi > per uscire dal
la crisi. in realta non sanno 
propome nessuno. 

Ben pochi saramw, credo, i 
bambini che in questi giorni 
non abbiano ricevuto o non ri-
cerano in dono qualche gio-
cattoln; via quanti di questi 
suramin stati scelti secondo 
le leqgi della p^icolngia e le 
nor me pedagogiche? 

• E' questo un problema che 
un tempo non si poneva. Non 
perche il problema del gioco e 
del giocatiolo non sia stato po-
sto dai fdosnfi sin dai tempi 
piii antichi. da Platone a S. To-
ma so. da Camenio a Rousseau 
e a Kant; ma percM, nella 
quotidiana pratica famiqliare, 
il (jioco era in genere confide-
rato come un perditempn a una 
certa eta inevitabile (e depre-
cabilc) e i giocattoli apparira-
no di conseguenza ngaetti rari 
e costosi destinati a piccole mi-
noranze di privilegiati. a cui si 
donavano del resto non con lo 
intentn di renderli felici, ma in 
omagqio a esigenze di prestigio 
sociale. 

Oggi la sitiiazione e assai mu-
tata: e non possiamo certo do-
lercene. Grazie alio sviluppo 
delle scienze psicologiche e pe
dagogiche, tutti (o quasi tutti) 
sono ormai cominti die il gio 
co infantile non soltanto non e 
dissipazione o inutile passatem-
po. ma e un'attivita mdispenw-
bile alio sviluppo della persona-
lita. una preparazione al lavo
ro, con cui pero non deve iden-
tificarsi, tin modo con cui il 
bambino pud misurare la pro
pria capacita e la propria for-
za. affrontare la realta circo-
slante e adattarvisi. proiettarsi 
verso I'avvenire. 

La « carta » 
del fanciullo 

Si sono fatti studi. si sono 
scritti suU'argomento articoli 
e libri, si son tenuti convegni 
e congressi. Esiste in Italia il 
C.l.G.l. (Comitatn Italiano per 
il Gioco Infantile), cnllegato 
coU'International Council for 
Children's Play, che ha gia rea-
lizzato ottime initiative. In una 
tavola rotonda tenulasi a Mila-
no il mese scorso ha addirittu-
ra tracciato un documento pre-
liminare per la redazione di 
una « carta > del diritto del fan
ciullo al gioco e al lavoro, che 
dovrebb'esser discussa e appro
val a a un Convegno nazionale 
con carattere di «Cesti1uente » 
da tenersi a Roma nel maqgio 
prossimo: una « carta » in cui 
— rieonoscendo il valore fanda-
mentale del gioco e del lavoro 
nello sviluppo qlobale del fan
ciullo sin dalla prima infan-

il Portamento 

IN1ZIO IN SORBIN A PER 
LA SCUOLA MA TERN A 

La maggioranza ha ratio tra 
scorrere quasi otto mesi prima 
di porta re alia discussione della 
Comnussione P.L del Senato U 
disegno di legge ut.tutivo della 
scuola materna statale. U prov-
vedimento — si ncordera — fu 
bocciato alia Camera provocan-
do ia cnsi del secoodo governo 
Moro. 

U disegno di legge p^ejentato 
al Senato non Si d:scos'.a mo!to 
da quelio re^p'.nto a Monteoto 
no. ma alcune norme pea 
etoratue sugli in?egnanti (te*e 
ad escludere gli uom ni dallo 
ins^gnamento) cia a macxo oro 
vocarono vivaci rcaz-oii tra i 
«ocia!i<ti 

D reiatore MoneU (dc). nella 
prima parte o>.la sua esposizjo 
ne. tenuta vohitamente in sor 
dina. si £ lim.tato ad una espo 
sisone meramente tecnica. e n 
tando di entrare net merito del-
:e quest KKII che oppongooo la 
DC ai socialisti. Non e mancato 
ttittavia i l fervonno doccasione, 
con l inv i to a valutare c in uno 
sforzo di stneenta reciproca » U 
problema. La DC. invero. sinora 
non ha dato afTatto prova di sin-
ceritA. bensi del suo prepotere e 
dj una concezione della scuola 
materna in netto contrasto con 
gli indirizzj della Costituoone 
iu i iana. 

IRRISOLTI I PROBLEMI 
DEL PERSONALE 
DEGLI ATENEI 

1 problemi. tuttora '.rrisolu. del 
persona ie non uisegnante delle 
LYiner«ita ^orso sTati ogge'.lo di 
n'irnero-e wirerro^azioni parj i -
men'an. fra cui una de. compa 
zno >en. Kemo Salati. U par.a-
T i t t r j re co-njnuva lamenra I'mv 
peci nvtr.to p<y>'o dai m nrs'.ero ai 
.e tra'ta' ive con ;e o'gjn-zzaroni 
=irh1acj.i r i g j i r d o aJ'orano di 
=erv.zio v t juora proroj3to e non 
rem x^ra -o) . al.a re.2o:amffrazo 
ne <*ei proven*! dei d.r t t i di se 
i re te ra . al a estenshTne e B^O 
a-1e? uma i ' o de^' ndenni ' i di n-
^chio e di lavoro nocivo m favo 
re dei personale esclu^o dal pre-
cedente decreto. all'adeguam«wo 
deg.i att-iali o'ganici mdicato da 
una apposita commis^ione di 
StlhdlO 

LE PENSIONI 

DEGLI INSEGNANTI 

La compagna GiorgTva Anan 
Levi aveva segnaiato con una wv 
terroga zione ai mxustro che U 
pagamento delle pens.oni e degli 
acconli agli insegnanti s U U l i in 

e:a nferiore ai 70 anni si effet-
i'ja con un :nammissibi!e ntardo. 
da tu:t i deplora'o. E chiedeva a 
G J I quali muiative egli *»:endes-
=e a.=oiimere per rimjovere q-je-
s'o stato di fatto. 

La nspo-Ui. conr.e sempre bu-
rocratica. n-l.ca come oon si 
\o?!ia compere a.cuno srorzo 
ri7TK>vatore -n q ies-o campo Se-
COTKJO i l mn.^tro. i * decren di li-
qi:daz:one dei trattamenti di 
q i escenza sono envaruti non ap-
p i t j ;1 competente utTic:o e m 
p-.v^»5.«o de: decreu di cesiazio-
ne dai ?ervmo e della re.auva 
do-r.iTier."az<«ie »; e «peraltro 
•a.vol'a non e pov?ib:.e emeitere 
sjbito 12 decreto di iiqu dazior.e 
»iei.a p€ti-ione n qianto nece,<5i 
•ano a'ti istrut'ori siererti aJ ser 
v 7io. specie q le^o f j o n ruo.o 
re«o a SJO temoo dag.i weresva 
ti >. P tu tempo ancora a vuole 
per i l per*onale che cessa dal 
servizio per dim:ss:oni o altre 
came. 

Le d fficolta ci sono e nessuno 
e 1 «corKi>ee. Ma Gui non si do 
veva iim tare so.o ad i l -isTarie. 
era stato m.itato a nmuoverle. 
.addo\e possibile. ed xi qjeixo 
serk«o non ha de'.to una parola 
Per cui c*e i l nschio che si con 
tinin ad andare avanti come pn 
ma. E questo e inammissib:le e 
tntolIerabUe. 

(a cura di A. Di Mauro) 

zia — si affermi la necessita 
d'ussicurare a tutti i raqazzi, 
su questi due piani estenziali, 
le piii ampie possibility di ape-
rienze e le viigliori candiztoni 
ambientali (famigliari, sealwiti-
die, sociali), tenendo canto an
che degli aspetti urbanisticoar-
chitetlonici del problema. 

Se dunque l'attivita ludica e 
un elemento cosi impartante 
per I'cducazinne del bambino, 
non meno importante sara la 
qualita degli strumenti adatti a 
quest'attivtta. e cioe dei gio
cattoli. Anche in questo campo 
il C.l.G l. ha svolto un'opera 
utilissima aliestendo una « Mo-
stra del buun giocatiolo * che, 
inaugurata a Ivrea nel '59, 6 
poi stata esposta negli anni se-
guenti in molte citia e paesi. 

Quest'anno I'iniziativa e sta
ta presa a Milano dal Giurnalc 
dei genitori die, nella Galleria 
dell'Agrifoglio (Via Motitenapo-
leone 21) ha organizzato una 
« Mostra del giocatiolo attivo >. 
di cui il nostra ginrnale ha qia 
parlato, ordinala da A. Tomma-
si De Micheli, G. Fresco llo-
negger e G. Tassinari, coll'in-
lento d'aiutare i qenitori, in oc-
casione delle feste, a scegliere 
per i figli i giocattoli « giusti > 
e adatti alle diverse eta. 

Quali criteri possiamo rica-
vare da questa mostra? In pri-
mo luogo che il giocatiolo e 
buono in quanto stimola l'attivi
ta del bambino, e lo invito al
ia partecipazinne anziche indnr-
lo a una passiva. e ben presto 
annoiata. contemplazione. Ecco 
perche non vi troveremo quei 
complicati meccanismi per cui 
vari personaggi o animali com-
piono determinati gesti (I'orso 
che beve o che fa le bolle di 
sapone. la scimmietta che s'ar-
rampica. il corridore che sale 
e scende dalla moto. ecc). che 
possono diverlire per un mo
mento. ma subilo stancano per
che non si prestano a nessuna 
attivita di manipolazione o di 
imitazione. 

Sono invece ampiamente rap-
presentali gli otlimi giochi del 
Kiddicraft e le loro imitazinni 
italiane (cubetli. anelli. palline 
da infUare, scatolette di diver
se dimensiont. incastri. viti) 
che — per la sostanza di cut 
son fatti e per la loro struttu
ra — po.s.sono esser lasciati sen 
za pericolo anche nelle mani 
dei piii piccini. stimolandone. 
con la forma e il colore, l'at
tivita sensoriale. Mentre. per 
le prime attivita motoric, tro-
viamo palle di tutte le dimen 
sioni e di tutti i colori. di mor-
bida peluche o di celluloide o 
di gomma: e carretltni. e ca
mion, e trenini di leqnn. e car-
rioline da tirare o da spinqere, 
da caricare e da svvotare. 

Ma i bimbi hanno anche dei 
bisogni affettivi che non vanno 
trascurati e. per soddtsfarlt. da-
remo loro Vtntramnntahile or-
sacchiotto o il cagnolmo o il 
gatto o il coniglio di pclo o il 
bambolottn di pezza: qualcota 
di morbido. di tenern. di caldo 
che si poisa stringere tra le 
braccia. con cui ci si ;xi<;«o in-
traltenere prima d'addnrmen-
larsi o al momento del risve 
glio; e die sia al tempo stesso 
solido e durevole. 

La bambola classica (quella 
che si teste e si sveste) andra 
bene piu aianli quar.do la bam
bino (e. perche no?, anche il 
bambino) rorra imitare nel 
gioco le attivita degli adulti con 
cui cite. E saranno opportuni 
allora tutti gli utensili domesti-
ci alia misura dei piccoli: cu 
cinini e servizietli, apparecchi 
per la puhzia. piccoli mastelh 
e macchme per cucire. stru
menti di faleqnameria e cas
sette per piccole riparaziom 

Ci sono poi i qiocattoli che 
servono per le allvita creative: 
dalle cere, le motile colorate. 

gli acquerelli alle varie plasti-
Une e crete da impaslare (ho 
visto persino un piccolo forno 
per cuocervi le ceiamidie con 
cui si powmn fabbneare con 
soddisfazione piattuii, portace-
nere. vusetli): qli strumenti 
muvicali. i tainbiiri (ne ho vo
tato uno beUis-timo. di pclle. 
dal rimbovibo grudeiolmente 
cupo e mistcrioso). <ili lilofoni. 
le fisarmaniche: meno racco 
mandabili i pianini die cottano 
molto e da cui 6 in genere dif
ficile ricavare vwtivi compiuti: 
i teatrini con le marionette (ce 
ne sono di bdlissimi che costa 
no poco perche fatti essenzial-
mente di cartnne; e i fondali 
si possono dipingere e le mario
nette fabbricare con I'aiuto dei 
ragazzi stessi, aumentando cosi 
la durata e il piacere del gio
co!). 

Per i piu grandi sono rac-
comandabili tutti i giochi di co-
struziom*: dal Lego al Mecca
no. dai modcllini di semplici 
aerei a quelli dei piii com pies-

si velieri. dal piccolo telegrafo 
Morse agh impianti telefonici. 
E per quelli appasshmati di 
scienza, ecco il micioscopio, 
I'apparecchiattira per gli espe-
rimenti di diimica, le strutture 
anatomiche, ecc : per tutti i 
gusti e per tutte le tendenze. 

Balocchi 
per adult i ? 

E i treni elcttrici? E le piste 
per le automobiline? Non sono 
certo da escludere, a una cer
ta eta naturalmente: purche 
non siano troppo complicati e 
costosi e divengano quindi gio 
cattoli per adulti anziche per 
i ragazzi die ne vengono tenu
ti lontani perche non li guasti 
no! E a questo punto non e for-
se inutile una raccomandazio 
ne: quando si fa un regalo a 

i un bambino, si taiga conto in 

primissimo lungn della sua eta 
(non soltanto crnimlnqica, ma 
mentale e afleU'vu). dei sunt 
gusti. delle sue tendenze: non 
comperiamo mai a mxtro figlio, 
o a nostra nipote, un giocatiolo 
perche I'abbiamn tanta desi
derata, quand'eravaina piccoli, 
senza pnterln avere, o perche 
il nostra vicino o il nostra col
lega I'ha cnmpeiato per il suo. 

E soprattutto ricordiamari 
die il dono d'un gtocattnla. an
che se scelta con oculata in-
telligenza. non esime pero il 
qcnitnre. V adult o m genere. 
dall'avcupursi del bambino. 71 
qiocattnln piii moilesto diviene 
per il piccolo fonte di diverti
mento e di gioia infinita quan
do al gioco partecipivo anche i 
grandi che egli ama: mentre il 
piii sontuoso c straordinaria 
vien presto a naia se In lascia-
mo solo a usarln. Nulla sosti 
tuisce per il raaazzn I'afjcltun 
so e attivo interesse degli 
adulti 

A. Marchesini Gobettl 

Un saggio di Egle Becchi 

Ly umanesimo 

di Henri Wallon 
Rinnovato interesse in Italia per I'opera dello studioso francese, il cui nome 
e legato, insieme a quello di Paul Langevin, al progetto di riforma sco-
lastica del 1947 — Una psicologia dialettica, genetica, funzionalistica 

Mentre in Francia si cele 
bra i l ventesimo anniversario 
della morte di Paul Langevin 
(si veda. I.'Ecale el la Nation. 
n. 154. dicembre 19f»fi). che pre 
siedette ai lavori dr l la commis 
sione (fino alia sua morte. nel 
dicembre lf l l f i) che nel gin 
gno del 1047. consegno al eo^ 
verno francese un progetto di 
r i forma del sistema <=cn!astico 
ora nolo come Piano Langevin 
Wallon fapprez7ato positivn 
mente anche nel recente stu 
din del padre gesuita Mar io 
Rc£*ii770ni l.a rrfnrmp de I'en-
seianement dans la C. E E ). si 
va infittendo in Ital ia l"i"»rres 
se per I'opera di Henri Wallnn 
nel ouadro del riecamo dr-cli 
indiri77i pedarroffici. e in p;ir 
t icnlnre dolla didattica del'a 
Hnffiia. nella "=cuoIa dell 'oh 
bligo 

Henri Wallon e e»a conn^ciu 
lo in I tal ia per la traduzinno 
del sun L'eroluzione psicnlnni 
ca del bambino (F.inandi. 10".2> 
e per I'introduzinne nWEmdin 
di .1 .1 Rnusceau (Armando. 
ed . I%1) nonche per la pre 
centa7ione deH'orcanizzazlono 
del siMema ^colastico o <H 
cuoi contenuti nel niano I „ in 
?f vin Wallon fatfa in Ital ia da 
Dina Bertoni .Tivine e da M A 
Mnnacorda f in Riforma drlla 
scuola. 1%4. X n R/9. pagi 
ne 26 29): ora. La Nuova Ita
l ia annuncia che sono in cor-
so di stampa i stioi F in i e me-
Indi della psicologia e P<icnlo-
qia ed educazinne del fanriullo' 
eiunge mn'ndj a pmmsi to 
i l saggio di Egle Becchi 
(Henri Wallon. La Vuova 
I tal ia 19W. pp X X V I 1W. l i 
re 1200") che off re un primo 
inquadramento. snmmario ma 
snfficiente. del pen«iero e del 
I'npera. «t roppo varia e. a 

prima vista, dispersiva ». dello 
pMcologo francese. 

Oltre che alia comprensione 
dolla problematica che que.'-ti 
a i l ronta e * per la quale man 
ca un testo in cui chiarisca e 
sinteti77i i cr i ter i informatnr i 
e i l quadro complessivo delle 
indagini » (da cui I'util ita del 

Una cattedra 

di Etruscologia 

a Bologna 
Una cattedra di Etruscologia 

c Archeologia italica sara isti 
tuita presto la Facolta di Let 
tore e Kilosofia dcl l 'Atonio bo 
logne^e. con i l concor.-o finan 
ziario dell'Ammini';tra7ior!e co 
munale. che ha sumziato a que 
sto sropo un contrihulo annuo 
di 6 mil ium per vonti anni 

L' instgnamcnto dell 'Etrusco 
logia e dell 'Archeologia i ta l i 
ca vanta a Bolognn una tradi-
zione quasi secolare, che risa-
le al magistero di Edoardo Br i 
zio. i l quale fu tra i fondatori 
di questa disciplina sul piano 
europeo; inoltre. esso si col-
leca a dati archeologici part i -
co lar i . in quanto Bologna e sta 
ta uno dei maggiori centri della 
ch i l t a etni^ca. di cui r icchi do 
cumenti si consenano al Mu 
sc-o Civ i ro In questo quadro. 
l'i«titiK-nda rattedra potra as 
sumere una funzione di rilie 
vo ai f in i del \a s t iss imo lavoro 
scientifico ancora da compiere 
nel sottnre dr l la ricerca c t n i 
<=Cnlo£*ica. 

STORIA DELLE 
ftlVOLUZlONI 

in edicola ogni settimana un fascicolo 250 lire 

I'agile cnmpcndin della Becchi). 
qursto s.iggio serve ad ar r ic 
chire i l dibatt i to in cor^o in Ita
l ia. soprattutto dopo la ri for
ma della scuola media, f ra 
correnti e nel seno di ogni cor-
rcnte pedagogica. sul rapporto 
che intercorre f ra struttura 
psicologica e struttura pedago 
eica. f ra questa e la struttura 
sociale: « la psicologia del Wal
lon e dialett ica. genetica. fun
zionalistica an/ i t i i t ta perche in-
tende collegare fra di loro due 
ambi t i . quale quello biologico 
e quello sociale. che una "me-
tafisica reazionaria" si ostina 
ancora ad opporre. ma che so
no condizioni essenziali per lo 
sviluppo e la comprensione dol 
cnmpnrtamontn umano »: que
sto attoggiamento scientifico 
pcrmette di «egoire I'evolu 
zione p=icolncira de l l ind iv iduo 
e la fun7ione del processo edu-
cativo <;enza r icorrere a model-
l i a^tral t i e con7a i rcorrere in 
termini cristnl l izzati (quali ad 

J e<=rmpin <:rn=a7inr)e. immagina-
ziono. \o lonta. i^tinto. atten7io 
no. che Wallop drf inUce gli ido-
la della psicologia contempo 
ranea) 

Ad esempio. i l recupero del-
I'opera del Pavlov (che i l Wal
lon e rit iene paradigmatica so
prattutto per i l superamento in 
essa di fa ls i delermini«mi d» 
un lato. della psicologia della 
coscienza dal l 'a l t ro >) r icntra 
anche nello sforzo d i precisa-
zione (gia fat to da Pavlov e 
dai suoi coHahoratnri) del le 
mndi l i ta di un condizionamentn 
prdagnffico piu ampio. specie 
per quanto r iguarda. come gia 
si 6 detto. i l l inguaccio. f n i l t o 
del prodursi d i stereotipi dina-
m ic i : e in sede educativa l*in-
segnante non deve badare sol
tanto a che si formino delle 
connessioni esatte e non lacu-
no«e f ra i l l inguaggio del bam
bino e le sue esperienze per-
cett ive. emotive e sociali. ma 
anche a che non si producano 
delle rotture nella successione 
delle significazioni. che manchi 
no degli stereotipi la cui defi 
cienza creerebbe delle inetti-
tudinj non solo vcrbal i . ma k> 
giche. diff ici lmente superabili ». 

Riteniamo che l incnnt ro con 
lumanesimo scientifico di Hen 
r i Wellon sia stimolante per 
tu t t i . soprattutto per chi opera 
nella scuola. 

I. d. c. 
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