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La.scuola 
Le proposte della Commissione di studio 
nominata dal ministro della P. I. 

Ormai e deciso: 
la Media Un ica 
sard «ritoccata» 

La posizione 

degli assislenti 

sulla riforma della 

Facolfa di Medicina 
All'Universitn di Pavia si e 

svolto un Convegno na/ionale di 
studio inclctto <\ti\YUninne nazio-
nale deuli assislenti umvervtan 
(UNAU) per lesame dei program 
mi didattici seguiti per ll cocife-
rimento della laurca in medicina 
e chirurgia. II convetfno ha pi> 
sto in evidenza la nccessitn che 
vengano riveduti i metodi di stu 
dio e di preparazione delle futiue 
leve sanitane in fun/irne delle 
nuove esigeuze avvertite dalia 
societa modema. 

Secondo i l progetto elaborato 
dall 'UNAU e discusso ed appro-
vato nej corso del Convesno. 1 
gradi dl laurea per la Facolta 
di Medicina dovrebbero essere 
due: laurea propnamente detta e 
dottorato di ricorca. montre I'm 
segnamento dovrebbe essere arti-
colato in due tnenni. 

Le principali modifiche suggerite riguardano le 
materie facoltative • Pareri divergenti - II «dopo-
scuola», le classi «differenziali» e le classi di 

«aggiornamento» - Conclusioni discutibili 

Praticamcnte. e deciso: la 
nuova scuola media urnca (11 
14 anni) istituita con la r i for 
ma del 1%2 sara « ritnccata *>. 
Quanto in profondita. e t u t f a l 
t i o discorso. La Commtsbione 
di studio nominata un anno fa 
dal mimstro della P I ba ter 
minato i sum lunglu lavori ed 
ba presentato un documento, 
che la r ivista Scuola e Cilia 
pubbhca nel suo ult imo numc 
ro (febbraio l!)(i7). Ksatnine 
remo e valuteremo in modo pii i 
esauriente le conclusioni della 
Commissione: oggi. le rias.su 
miamo. per assolvere un 
prel iminare dovere d i n f o rma 
/.ione nei confronti dei lettor i . 

Tut t i i membri della Com 
missione sono concordi nel r i 
tenere che I'attuale meccani 
smo delle materie facoltaliie 

La seconda edizione delle 
«Nuove fecniche didatfiche»di Bruno Ciari 

Un libro da regalare 
ai maestri 

dei nostri figli 
Un'opera che fornisce insieme interessanti indi-
cazioni teoriche e utili ipotesi di lavoro • Lo svi-
luppo della parte dedicata alia matematica - In 
quale classe si devono «tirare le somme»? 

Gil Editori Hiuniti hanno puh-
blicato la seconda edi/ione del
le Nuove tecmche dtdatttche di 
Bruno Ciari (ottobre 1966. 262 
pagine. 800 l ire). E' U libretto 
di un maestro, destinato natu-
ralmente in primo luogo ai suoi 
collcghi. ma e al tempo stesso 
molto di piu: un'opera perfetta-
mente riuscita che si propone di 
dare insieme mdicazioni teori
che. idee e ipotesi di lavoro. re-
soconti di attivita. Tacendo con-
temporeaneamente della buona-
pedagosjia e della didattica di 
alto livello. 

Sono aggiunte nella nuova edi
zione alcune pagaie suUa dram 
matizza/ione. d le s'lll'educazione 
musicale. vi sono alcune tirevi in 
tegraziom: d se>to capitolo poi. 
interamente niatto testimonia i l 
grado di mattirazione raggmnto 
in Italia dalla riccrca didattica 
in alcunj setton: i l capitolo ora 
s'intitola « La matematica » E 
di matematica si tratta. anche. 
sembra. con un ririimensiona-
mento deirimportanza assegna-
ta al <ca!co!o vivente> e con 
molto maggior sviluppo del di
scorso sugb aspetti lo-jnci della 
matematica a part ire dalla pri
ma classe. anzi da prima dello 
ingresso a scuola. e sin rapporti 
fra scienza e matematica. con 
alcune mdicazioni. che Cian ra-
rebbe bene a nprendere con 
maggior ampiezza son/a hmitar 
le alle pagine di « Cooperazrone 
eriucativa ». sia senvendo di 
piu su Riforma della scuola sia 
presentando presto qualche altro 
bbretto espressamente dedica:o ai 
maestri. 

Bisogna anche raccomandare la 
lettura delle comiderazioni sul 
globalismo. che aiutano molto a 
comprendere la compresenza d"un 
momento analitico pur nella strut-
tura genencamente globalistica 
della psicbe infantile, con la con 
teguente possibility di rendere 
ben piu complesso e produttivo i l 
lavoro delle prime classi. Anche 
qui occorrerebbe che il tema fo^ 
se npreso ed ampli.ito per nej-
trahzrare almeno m parte eii ef-
fetti negativi prodotti da una Ict-

teratura imprecisa e peggio com 
parsa sulla scia dei programtni 
1955 Impoitanti anche te pagine 
sul testo libero. dove si avverte 
tra 1'altro i l pencolo che certi 
testi siano troppo banali e in tal 
caso. guistamente dice ora Ciari, 
si deve intervenire per mtegrarli 
aumentandone la dignita espres-
siva e di contenuto. 

L'na sola osservazione. Ciari 
senve ancora. a proposito di epi-
sodicita e sistematicita. che oc-
corre * t irare le somme > in qiiin-
ta. in modo che alia conclusione 
del lavoro nell'elementare i l qua 
dro d'msieme n<*i nsult i piu di 
s-n?ole p.irti acqmsite per nspon-
dere di volta in volta agli .nte-
ressi profondamente motivati. ma 
da un tutto organico e coerente. 
Probabilmente bisogna andare 
molto piu avantl. proponendosi al
meno che la sistemazione avvenga 
contmuamente. sia sempre i l mo
mento conclusivo di ogni att iv i ta; 
che cioe. alio stesso modo che 
non si pud separare nettamente 
la fase globalistica da quella del-
I'analisi. ugualmente non si sepa-
rmo cpisodicita e sistematicita. 

Fra la prima e la seconda edi
zione sono trascorsi cmque arwn 
esatti. Quanti ne trascorreranno 
fra questa ed una successive. che 
dobbiamo augurarci. ma che al-
lora dovra es«ere un nfacimento 
molto p:u ampo? Spenamo molti 
di mono. Sara un te<t indicativo 
del miglioramento profes>:onale e 
culturale degli inscgnanti. e non 
solo di essi. pcrche non e'e dut> 
bio che molti geniton dovrebbero 
leggere questo libretto (e. perche 
no?, donark) ai maestri dei loro 
fig'.i). E mtanto. quanti fra l mae-
stn che si preparano al prossimo 
concorso l'hanno comperato o lo 
coTtpreranno? Se 1 cmque o sei-
mila vnc i ton cominciassero la 
loro camera nfacendosi a que-
ste pag»ie anziche alia pseudo 
didattica di certe nviste. ci sa-
rebbe di che confortarsi. 

Giorgio Bini 

I LIBRl 
REMAINDERS 
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Un movimento che sta maturando a stretto contatto con i problemi della societa 
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vada r iveduto. Come, pero? 
Qui, i parer i non coincidono 
pin. 

La maggioranza — una mag-
gioran/a assai * larga », che 
va, per csempio. dal presiden 
te dei Circoli Didattici (Hona 
cma) al presidente del l ' lJCI IM 
(Nosengo) al segretario del Sm-
d.icato autonomo scuola media 
itiilicinn (K ien / i ) — piospelWi 
una solu/ione assai discutibi le: 

I \ obbligatorietd, ad ogni 
*~) effetto (e quindi anche 

ai (ini della promoziune da una 
classe al l 'a l t ra e del consegui 
mento della licenza), per tut t i 
e t re gli anni di corso. della 
educazinne musicale e della 
educazioue lecmca (che dovrn 
sostituire le attuali applicazio-
ni tecmche); 

O X in 3 media, due materie 
**) nuove- latino e applied 

zinni tecmche (che tornano al 
la nbal ta « come ulteriore ap 
profondimeuto dcU'educaziane 
tecnica impart i ta nei t re an 
ni») : ogni alunno avra lobb l i so 
di sceglierne una e la facolta di 
scerglierle enlrambe (anche in 
qupst ' i i l t imo caso. pero. l 'ora 
rio settimanale delle le/ ioni non 
potra superare le 30 o re : si 
suggerisce quindi — in base 
ad un cr i ter io tut t 'a l t ro che con-
divisibi le. per evidenti motiva-
zioni cu l tura l ! — di togl iere. in 
3. classe. un'ora all ' insegna-
mento delle ossen-azio/ii scien-
tifiche e di fa r recuperare 
quest'ora in 1. classe): 

0 \ la licenza media si con-
O/ seguira anche senza i l 

superamento dell 'esame d i la
tino e d i applicazioni tecniche 
(< pur prevedendo di poter r i -
cavare dal la frequenza e dal 
profitto i n ta l i insegnamenti 
eventual]' elcmenti di valutazio-
ne or ientat ivn de l l 'a lunno») : 
ma I'esame d i latino continue-
ra ad essere indispensnhile per 
accedere al Oinnasio IJceo? Cio 
non viene specificato. ma par-
rebbe di s i . 

Una ennsistente minoranza di 
commissari ( f ra i qua l i . per 
esempio. Bollea. Calef l i . Ossi-
c in i . P r i n i . Visalberghi e Vol 
picel l i ) propone una soluzione 
mig l iore: 

1) obbl igalorieta. ad ogni ef
fetto. deWeducazinne musicale 
e delle applicazioni tecniche. 
per tut t i e t re gli anni di corso: 

2) trasferimento dell' in^egna-
mento dell ' i fo/ iano con infeqra 
zionp del latino dalla 2. alia 3 
classe. con conscgucnte aboli 
zione dell ' insegnamento sepa 
rato del lat ino in 3 classe 

I I direttore d i Scuola e Citta. 
professor Lamberto Borghi . ha 
chiesto imece I'abolizione del 
I'insegnamento del latino in 
tutte e t re le classi della scua 
la media unica. 

La Commissione. a quanto 
sembra. d giunta a proposte 
unanimi in materia di < dope I 
scuola i e d i classi di f ferenzia • 
l i e d'aggiornamento Deludenti 
le conclusioni per q'tanto con 
cerne i l « doposcuola » (facol 
t a t i \ o e destinato al «su«;sidio» 
e al e recupero » oltre che alle 
« Iibere at t iv i ta in tegra t i ve* ) -
si propone una spenmentazione 
guidata tr iennale. per SO scuo 
le (30 al Nord. 30 nel centro. 3(1 
nel Mezzogiorno) nel pr imo an 
no. 180 nel secondo. 300 nel 
terzo. 

C'e subito da chiedersi : chi 
« guidera » la sperimentazione? 
IJO Ur.iversita. i l CNR, i Centn 
Didatt ici? II documento non lo 
specifica Eppure. la questm 
ne 6 tu t t 'a l t ro che secundaria 
E ancora. la sperimentazione 
av \e r ra sulla ba«e di una sola 
ipotesi scientifica e motodol<> 
gica o su ipotesi diverse e con 
frontabi l i? Anche qu i . silen 
zio. 

Sembra quindi che siamo di 
fronte ad un nuovo compro 
messo L'on. Gui , a quanto ri-
sulta. ha gia presentato un pro 
cctto di « ritocchi >, ora alio 
esame del Consiglio Superiore 
della P I II contenuto non lo 
conosciamn ancora. ma si e 
forse faci l i profet i se pensia 
mo che in csso siano state te 
nute prescnti le istanzc della 
• maggioranza * (cattol ica e 
conservatnee) per quanto rt 
guarda le materie facoltativt-
e. nella migl iore delle eventua
l i ty . non si sia andati certo piu 
avant i della Commissione per 
quanto r iguarda la scuola a 
pieno tempo. 

Le inquietudini e Nmpegno dei giovani 
nelle pagine di 300 giornali d'istituto 

Una tiratura complessiva di oltre centocinquantamila copie — Contro la «li^Gifijdazione 
della riforma»» — I Circoli e le associazioni — Gli interventi«amministrativi» delle autorita 

Cronache clamorose del movi 
mento studentesco medio, quail 
quelle della Zanzara lo scorso 
anno e di Viareggio piu recen-
temente. non fanno cogliere 
spesso all 'opinione pubblica piu 
sprovveduta (e i grandi giornal i 
d' informazione fanno di tutto 
per mentenere i lettori nello 
stato di t sprovveduti ») la real 
ta complessa da cui singoli fat t i 
.sono nat i . 

In efTetU i l movimento studen 
tesco si va maturando. e. a no 
stro avviso. per alcune precise 
rasnoni- in primo luogo. lo svi 
lup;K) democratico che sta v i 
vendo e di cui sente sempre piu 
I'e.sigenza la societa i ta l iana: la 
manifesta insufficienza di una 
classe dirigente che non riesce 
a proporre. non diciamo ad at 
tuare. una qualsiasi r i forma del 
settore secondario superiore 
della scuola: i l fatto che i gio 
vani di oggi sono * piu grandi » 
della scuola di oggi. e da uno 
stato generico di insoddisfazio-
ne e di protesta o anche di 
passivita passano facilmente ad 
una maggiore consapevolezza. 
ad un piu preciso impegno per 
completare la propria prepara 
zione culturale nella scuola ed 
anche contro la scuola, ove sia 
necessario. 

I I ministro Gui si & affrettato 
a d i ramare c i rcolar i r iservate, 
di cui I'Unita ha gia avuto oc-

casione di occuparsi, col fine 
di ncordare a provveditor i . ca 
pi d i ist i tuto, diicenti. i l loro 
ruolo di gendarmeria. lamentan 
do soprattutto i l fatto che alia 
\ jvac i ta del movimento stu 
dentesco contnbuiscano in p n 

mo luogo gli student! piu intel l i 
genti e piu preparat i : appunto 1 
i piu grandi * che. gr<i/ie alia 
propria matur i ta . sanno avan 
zare proposte concrete ed inch 
care sbocchi positivi alia situa-
zione. nel senso della r i forma e 

di imziathe immediate nella 
scuola. 

La formula organizzativn che 
quest a nuova maturi ta dei gio 
vain — correlata appunto alia 
situazione cr i t ica della scuola 
media superiore — ha assunto. 

Un aspetto delle for t i manifestazioni degli studenti medi di Viareggio. contro i quali e interve-
nuta brutalmente la polizia, nel febbraio scorso. Nelle foto sopra i l t i to lo: le « testate > di alcuni 
giornal i studenteschi 

sono stati i circuit di istituto cd 
1 giornal i sco!a->tici. e poi a-.->o 
c id/ iom cittadme e giotnali ->tu 
donte^chi. e inline - ne parl ia 
mo qui come e>>!gen/a emersa 
ci>n -vempiv piu for/a fra gli 
studenti — associa/iom a livello 
regionale e nazionale. 

Abbiamo raccolto. con una ra 
pida e quindi non completa in 
dagine. circa trecento * testa 
te » di quest! giornali (di 1-.U-
tuto o di As-ocia/ioni citUidi 
ne) con una t i ra tu ia complessi 
va di piu di 150 (MHl copie e ne 
abbiamo scorso le pagne: come 
prima impi,e>>ioiie si co^he una 
cert a non omogeneita del ma 
tena le : \m.\ nlle.ssione piu at 
tenta fa emergere alcune ca 
r i t terist iche ed alcune ten 
den/e. 

Un centinaio di questi gior 
nali sono di ist i tut i tecnico pro 
fossmnah: piu di trenta di l icei 
scienti l ici : moltissuni 1 giornal i 
studenteschi non di istiUito. 
ryiche miziat ive si hanno da 
parte di licei classici. di ist i tut i 
magist ra l ! , di l icei ar t is t ic i . 

La prevalen/a degli ist i tut i 
tecnico professionnli (sia indu
str ia l ! che commercial i . ma 
anche nautici ed agran) non 
ci sorprende. ne e. a nostro 
avviso, casuale. Gia la vivacita 
dell 'azione e la tematica delle 
associazioni degli studenti sc
roll. potevano aver segnalato 

I « figli» della nuova scuola media a Genova 

Pit LARGHI GLI INTERESSI 
NON MINORE IL PROFITTO 

Vi sono tuttavia sensibili differenze tra gli istituti classici e scientifici - Conseguenze negative del super-
affollamento - Una media di 40 allievi nelle prime classi tecniche - Difficolta di un insegnamento 

GENOVA. marzo. 
* Da noi non c'e stata rifor

ma ». con queste parole la pro 
lessoressa di un liceo scienti-
dco ha aperto I'anno scolaslico 
in una prima classe. La Irase 
e smtomatica, per quanto non 
possa essere presa a compendio 
generate, di una effettiva si-
tuazione di disagio che coin-
volge insegnanti, studenti e 
gemtori. In questo quadro si 
spiega la psicosi che si £ dif
fusa riquardo at catastrofici 
voti oltenuli nel primo trtme 
stre dai cosiddelti * fiqli delta 
scuola media unica ». quasi 
una forma di rappreseniaztone 
collettiva all'inseqna del * fioc 
cano i 2 e i 3 >. 

Un discorso non superfictale 
ne. tantomeno. scandalislico 
deve partire dalla viswne com 
plessna del fenomeno che ha 
portato ad un massiccto mere 
mento delle iscrizioni negli 
istituti superwri. fenomeno nel 
quale la scuola media unica si 
colloca non lanto quale causa 
bensi quale strumento che ha 
permes^o il dispieqarsi di una 
tendenza gia in alio e fino a 
ien ostacolata dalla strozzatu-
ra della biparlizione scuola 
media arriamento. Xatural 
mente. di questo allarqamentit 
Hanno beneficiaio settori sociali 
finora esclusi da forme di sco 
larila supenon. e cio t rora 
conferma nell'incremento note 
volissimo delle Iscrizioni nei 
licei scientifici e neglt istituti 
tecnict (600 700 piu degli anni 
scorsi) soprattutto se confron-
tato can la slazionarieta nei 
licei classici. Rwpetlo al lotale 
degli iscritti dello scorso anno 
in tutte le ctassi gli iscritti que-
st'anno nelle prime classi sono 
rupettivamente it 4S°b nei li 
cei scientific}, il fS'r nei licei 
rlaxsm. il 2Sf"o negli istituti 
tecnici e i| 34% negli istituti 
maqislrah 

Quest a situazione statistica 
e le implica2ioni che ne deri-
vano sono puntvalmente con-
fermate nelle conversazioni 
con presidi e insegnanti. La 

provemenza soctale ha pesato 
notevolmenle nella scelta del 
Vmdirizzo scolastico e ha 
«scremato» in basso, verso 
gli istituti tecmct e magtstralt 
i ragazzi il cm retroterra fa 
miltare e meno dotato di sli 
moli e sussidi culturalt anche 
se il potenziale intelleltuale 
dei singolt non e affatto mfe-
riore. Ui qui le differenze di 
situazione che si nsconlrano 
nel settore Itceale e in quello 
tecnico. 

I voti nelle prime classi li 
ceali sono effettivamente bas 
si. Ma e facile rendersi conto. 
e i professori piu consapevoli 
non lo nascondono. anzi lo 
meitono in rtlieio. che non si 
tratta di un fenomeno nuovo. 
ma da nportare piuttoslo al 
cosiddetto « trauma » del pas 
saggio da un tipo di scuola ad 
un altro completamente diver 
so, comphcato quest'anno dal 
fatto che il passaggto non 
avviene pin da una scuola se-
letliva d'elite ma da una scuo 
la onentattra di massa a una 
scuola che non ha sapulo ade 
guare le proprte strutture alia 
nuova realta. Si aggmnga il 
%uperaffollamento delle prime 
classi: 35 alunm al liceo scien 
iifico Fermi. 40 42 al liceo 
scientifico Cassini, 33 al liceo 
classico Mazzini. 36 af/'isfifufo 
magistrate Lambruschint. 35 
40 all'istitulo tecnico per geo 
metri Vittorio Emanuele. ma 
I'elenco potrebbe continuare. 

Per il preside del Cassini gli 
scrutini sono andati piu o 
meno come gli anni scorsi; 
anzi, considerando che fl nn 
rnero degli iscritti e quasi rod 
doppiato, sono andati piultosto 
bene e t rlsultati negatirt di 
pendono esclusivamente dalla 
espansione scolastica che non 
ha trorato strutture idonee ad 
accoqlierla Si pud anche ve 
dere in queste dichiaraziom un 
tentativo di cautelarsi dopo il 
travisamento sensazwnalislico 
di certa stampa in cerca di 
facili effetti e si deve sem'al-
tro indicate in esse un tipo di 

giudizio che va respmto in 
quanto limitato al mero aspet
to quantitattvo de\ fenomeno r 
mcapace di afferrare nella sua 
inlerezza il contesto nel quale 
e inserito il dibattito sulla ri
forma della scuola secondaria. 
tuttavia tali affermaziom ser 
vono a ridimensionare i fatti 
nella loro realta. Son diversa 
mente. il preside del liceo clas-
sico Doria afferma che «pe r 
quanto riguarda i voti, con 
frontando i registri. non ci so 
no state grandi differenze n 
spetto agli anni scorsi >. 

In generate, si riconosce a 
questi ragazzi maggmre viva 
cita. apertura mentale. curio 
sitn; put vastt tnleressi. mtut 
zioni piu pronte. maqgiore TIC 
chezza sul piano dell'infnrma 
zione (anche se questo aspetto 
rxentra in una certa tipicita 
propria delle nuove generazio 
ni), mancanza di inibizwni 
Sanno svolgere lavori di grup 
po e di ricerca, ma mancano 
di capacita di applicazione e 
dt sintesi. 

Le car erne piu g r a n si ri 
scontrano in latino, come e 
nalurale. m italiano (incertez 
ze ortografiche e difficolta nel 
I espotizione orale. anche se ci 
e maggiore ampiezza r/i r e m 
e motwi, piu idee cine) e m 
matematica I migliort risul 
lati sono ottenuti in storia e 
geografia, soprattutto laddove 
I'insegnamento si colleoa alia 
attualtta e agli interessi dello 
studente. Tre insegnanti di 
materie letterane. rispettiva 
mente del Fermi, del Mazzini 
*> del Lambruschini affermann 
che i nsuKafi guanfirafrti e 
qualitativi ottenuti nel primo 
trimestre di quest'anno non 
sono miction, anzi m certi 
casi sono miglion. rispetto agli 
anni passati 

Di grande interesse e il con 
fronto che fa una profesiore* 
sa del Fermi tra le sue due 
figlie che hanno frequentato la 
scuola media rispettivamente 
prima e dopo la rifoTma. Essa 
titiene che senz'altto la pre-

parazione della seconda sia su
periore, non tanlo per il baga 
olio culturale quanto per le 
capacita di ordnie generate 
sviluppate. e per il fatto. da 
non trascurarsi. che in una 
scuola di tipo piu c permissi 
i a > quale la nuova scuola ma
dia sua figlia ha trascorso tre 
anni sereni e senza delestare 
gli insegnanti e la scuola 
stessa, 

Vittime di una riforma in 
completa nella sua area supe
riore — e contraddtttoria per 
lilum aspetti nel settore mfe 
nnre — sono i professori nl 
pan deqh alunm. A prmcipio 
ri anno d ministro. tram'Ve cir 
(Olare. ha lanciato la pnrola 
a'nrdme di arranciarsi Ci sa 
rehbe stato bisoqno, mvece, di 
corsi di aggiornamenio. di in 
conlri didattici. dt tutta una 
seric di imziattre per colmartr 
il vuoto creatosi tra scuola me 
dia unica e scuole supetioti. 

Una professnressa del Fermi 
dirhiara: c Sessuno sa come 
regolarsi per il proqramma d: 
latino, per evi oanuno di not 
procede per espenmenli »; la 
spenmentazione pcdicnqiea e 
didattica cacciata dalla xrtrla 
nenlra dalla fine^tra. giustifi 
caia dallo stato di nece*sito 
E un prolessore del Mazzini-
« La riforma me la «tn facen 
do io ». e I'affermazione — ol 
tre che esemplare di un certo 
disonentamenlo che costnnge 
ad improrvisarsi legislatori -
e preoccupante m quanto mo-
stro come tale disonentamento 
possa mdurre a concepire la 
riforma della scuola seconda 
na superiore umcamente sotto 
forma di un adeguamento dei 
progrnmrni. da raqtiiunaerst 
anche mediante determmati e 
lalnra personali espedienti, e 
non piultosto come un lotto so 
ciate e culturale di portnta e 
stgnificato nvoluzionari. cioe 
come un nnnoramenlo tadica 
le delle strutture formative del 
la societa italiano. 

Tuttavia Vesigenza della ri
forma i latgamenle sentila. 

Diversa. in peggio. e la si 
tuazione negli istituti tecnici. 
innaiizitutlo perclie e.s.si non 
godono delle altenzioni e delle 
cure (se di attenziom e di cure 
si pud parlare) che qoterno e 
borqhesia hanno traditional 
mente usato icrso il liceo. la 
loro scuola, e in secondo ordi 
ne per quella discnmmazione 
sociale che si stabilisce auto 
maticamente al lermme della 
scuola dell'obbltgo e a cui si e 
accennato. Le parole di un 
professore del Vittono Ema 
nuele. pur nella loro seremla. 
meitono a nudo una tnste real 
ta: « II ministro consiglia di 
rivnlgersi agli studenti con at 
leqgiamento non tradiztonale. 
ma chiede 1'impo.ssibile. sa 
vendo di chiederlu. quando si 
hanno classi di 40 alunm per 
cui bisogna ncorrere a metodi 
auloritari >. 

/ rofi sono piu bassi rispetto 
agli anni scorsi. « Fra la clas 
se del biennio che ho avuto 3 4 
anni fa e quella di quesl'anno 
c'e un abisso » L'analist e 
chiara e stimolante. * Sella 
nnoia scuola media, la cut 
untcita non si diseule. manca 
un concetto unitario nella for 
mazione del raqazzo. manca un 
a\<e culturale. mancano xn^e 
qnanti capaci di atluare t nuo 
i I compiti didattici Spes*o la 
rispoita degli insegnanti e sta 
ta preconcetta verso la scuola 
media, in talunt casi si e ttat-
tato di vera e propria sahotag 
gio. anche se mcon.scio, per 
farla faline >. 

Intanlo. m attesa della ri
forma e m assenza di ogni ini-
ziativa di aggiornamento pro-
fessionale e culturale. i pro 
lesson hanno deciso di fare da 
se. dt * arrangiarsi t msomma. 
e hanno costituito un comitato 
didallico che al dt fuan della 
ufficmlita ha argamzzata gut 
una sene dt tnconln conferen 
ze con docentt di pvcologia. 
Dal gruppetto imziale di 4 5 si 
c passati ai 50 60 di oggi. 

Fernando Rotondo 

quali lossero le molle operant! 
nel movimento stuilentesco. Cio 
che mume e il oml io i i t o con la 
ival l . i so^-ia'e circosiante. ed il 
n l iu to consegueute dello biiieui 
braiuei i ln della scuola e delia 
cultura che nei smgoli setton 
scolaslici (hceale. tecnico. p io 
feasioinile. serale) vtetie ini 
par t i ta , ed il n f iu to della mec 
oanica steasa di questo appren 
dimento u n i l a t e r a l clu? relega 

10 studente untcamente in una 
tunzione p.issiv.i Anche JIU 
sludt' i i t i del liceo classic*) sof 
frono della umln lc ia l i la cultu 
rale a cui \emj<>:iii contoimat i 
ma la loro pasi/ione ma^^inr 
mente p row iso i i a (essi sono 
oi tu, ! ! ras.seun.iti ad avere un.) 
prepara/ione dopo. all Univeis i 
ta) i t i i t le in m^.oinieiUe p-issi 
b le un atte.-imaiuenio qualun 
quistico. od astrattamente ell 
tano . o di rcsi-ten/a esduMva 
mente passu a ( i l l studenti tec 
n ic i . mvece. che. anche se in 
modo distorto. ma .si avvicinano 
ai problemi della professione e 
della societa, hanno piu ragioni 
e piu elementi per passare ad 
un impegno cr i t ico. reahstico. 
concretamente operante. 

La massiccia presenza di 
giornal i studenteschi non di 
isti t i i to e solo in parte (ed in 
pieeolissima parte) dovuta A<\ 
un proceaso di integrazione del 
mov imento studente.sco e d m 
dividua/ ione quindi nel seno di 
questo di tenu di interesse piu 
generale; in effetti la maggior 
parte di questi fogli ha avuto 
or igme dall'e.sclusione dalla 
scuola per tant i anni di qucsio 
tipo di a t t iv i ta , e sono general 
mente espressioni di gruppi p-> 
l i t ic i ed ldeolouici. soprattutto 
cattohci (sia deWAzione Cattoli 
ca, — con lmpronta « giovan 
nea » — che ha anche un or 
nano centrale nel CISS. sia — 
per alcune citta del nord Ita 
ha — della Cioventit Studente 
•sea, cattolica di destra). 

Anche i soli t i tol i possoiio 
essere ind icat iv i : normdlmenie 
si nma-sticano testate t rad i 
zionali (// penstero della scuola, 
11 Liceale. Ln spioncmo. II ce 
itino, Intereallo. L'uiconlru, \oi 
studenti, ecc ) ; non mancano 
i :nI;na/ io: i i al ia gohardia (// 
tombino. II broqliaccm. Sotto 
banco. Satiricon. Scnpone scien 
tifico. II I'tdocchino, Set meivt. 
ecc ) e di contro ace emu ad 
U'i iinpt42'io almeno neiil i intcnl i 
(Tecmca e cultura. La Sieglia. 
Gioeenlti Nuova. IM Ftonda. 
La Frusta. IA Zanzara, ll 
1'iomere. NUOLO Impegno. 
Contro cor rente. La Suoi a 
Frnnliera. Mi imporla. e c c ) . 

Ma l' lmpresstone generale 
che si ha da un esame se pur 
rapido di questi giornali e che 
ii loro contenuto e quasi seni 
pre piu md.ctro di cio che in 
vt-ce effetuvamente si m i m e 
nel mov :m<-n!.) studentesco (clie 
pe.so ha m c:o ia censiira o an 
che il -*ilo co-itrollo di presidi c 
di professori?). Cio n*m to^i.t-
che problemi cu l tura l i . sociar . 
di costume veniono af f rontat i . 
ove 2li a t t u i l i programmi e !.i 
prevalente impostazione peda 
iiogico didatt ica l i ignorano o l i 
escluckno. Comunque la co:i 
giuntura polit ica co=tringe le 
espenenze m ig l i on a fars i stru-
menl i d i oraanizzazione e di k)t-
ta : un giornale ciclosti lato d i 
una scuola di Alba, in prov in 
c a di Cuneo. da la cronaca det-
taci iata del ! ) -ci*)pero studente 
s-o che ha so^uito q je l l o dt-i 
p-ofesson sv.V.'.osi 1'8 e i! J 
marzo: in a l : n giornal i . c.ckjsu 
lat i o stampat i . nmbalzano n<» 
t izic d i as'emblee. agitazion:. 
sciopen: !a cr. t ica alia situa 
zione scolastica attuale e al ia 
po!:t:ca govemativa non nmarK-
sempre f ra le nghe : anche 
esplicitamente e categoricamen 
te si protesta contro la < l iGui-
dazione della r i fo rma » (come 
si legge in uno di questi fog l i ) . 
e si fa strada la consapevolezza 
che i l r icatto del minist ro (o 
la mia r i forma o nessuna r i fo r 
ma) si fonda su m falso d i l t m 
m a : gli studenti avvertono che 
ci p j o essere la loro n f o r m a . 
che si ha bisog.no di una scuola 
democratica che si apra alia 
scienza ed alia societa. e che 1 
nca t t i min is tenal i possono es 
sere resprnti. 

Lucio Del Com6 
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