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* . i UNIVERSITA 
Piii di mezzo milione di studenti affolleranno nei 
prossimi quattro o cinque anni le vecchie sedi 

Come superare la prova 
degli «anni settanta» 

I gravissimi problemi connessi alia dislocazione delle sedi e alia configurazione degli impianli 

Necessifa di una pianificazione nazionale - Esperienze inglesi e francesi - II decenlramento 

la scuola 

Un dlsegno che 
m f f i g u r a II 
corlile del di-
partimento di 
Mat e m a l i c a 
dell' Universi-
la di Leeds 
secondo II pia 
no d'espansio-
ne e sviluppo 
di quell'Ateneo 

Una vedula aerea degli Ist i tut i univers i lar i d i Oxford 

L'Universita italiana accoglie quest'anno 130.000 nuovi iscritti. Nei prossimi quattro 
cinque anni la popolazione universitaria e in grado di superare it mezzo milione. Come 
si distribuira sul territorio nazionale? Quali sono i problemi connessi alia dislocazione 
delle sedi, alia configurazione degli impianti edilizi, oggi gia estremamente insufficient! e domani assurda-
mente inadeguati? Lo sviluppo o la riforma degli studi superiori deve passare per un momento organizza-
tivo. con scelte che injluiscono direttamente sulla possibilita e sul modo di studiare: altri paesi prima di 
noi si sono posti il proble-
ma con piani a lunga e 
media scadenza: le espe
rienze inglesi. francesi e le-
desche offrono un ricco mate-
riale da meditare. Per capire 
quanto Vargomento sia di at-
tualita in Italia basta rivedere 
i titoli di questa paqitia negli 
ultimi mesi. «Quale deve es 
sere il volto della nuova Uni-
versitd di Roma? »; < II Mezzo-
giorno reclama nuove Universi
ta democratiche *; e Le Mar-
che. una regione zitla da sem-
pre, ha finalmente una parola 
da dire >; c Creare in Pieman-
te due nuove Universita >; 
c Genova: I'Universita salvera 
dai barbari il Centro stori-
co? >; c Ravenna: no alia pro-
liferazione delle sedi universi-
tarie *; « Brindisi: Universita 
o sviluppo di tutta Vistru-
zione? >. 

Si tratta di proposte, discus-
sioni, iniziative che si stanno 
muovendo quasi altorno ad 
ogni sede universitaria, e che 
si sono trovate spesso al ccn 
tro delle rivendicazioni del 
movimento studentesco. Rite-
niamo utile tentare di dare una 
prima sistemazione orqanica 
a questa problematica. Non 
con la presunzione di offrire 
una « ricetta > pronta. ma con 
Vobiettivo di individuare gli 
elementi costitutivi di un Pia
no nazionale di sviluppo delle 
opere universitarie. 

In Gran Bretagna, nei 1963. 
con Vuscita del t Rapporto 
Robbins * (Commissione d'in-
chiesta sull'istruzinne superio-
re) I'opinione pubblica fit scos-
sa. Vi si denunciara il note-
vole ritardo nell'espansinne 
universitaria rispetto ad altri 
paesi (previsioni del 17% del 
gruppo d'eta rispetto al W° 
degli Stati Uniti d'America); 
si richiedeva Vaumentn dei po-
sti universitari da 216 000 nei 
1963 a 570.000 per il 19S0. 

Tutto il sistema universita 
rio inglese fu messo in crisi. 
Sorto per Veducazione di una 
delle piu ristrette 61itcs euro-
pee. si basava sull'autoritd e 
tl prestigio delle due magqiori 
university. Oxford e Cam
bridge, limitando le altre sedi 
a colanie intellettuali di pro
vincial. 

Queste sono 
le «nuove citta « 

Furono prest le prime mi-
ture per ridurre. da una parte. 
9 dominio aristocratico di 
c Oxbridge» e per far Ironte, 
daWallra. alia sempre mag 
giore richiesta sociale. Si fece-
TO piani per aumentare la di-
sponibilita di posti di molte se
di gia esistenti: da uno stan
dard di 2000 5000 studenti. si 
passd a quello di SPOO 10 000 
posti per ateneo Contempora 
neamente. vennero aperie sei 
nuove unirersita: e oggi le uni 
versita di Leeds. Essex. York. 
East Anglia. Lancaster. War 
wick, Surrey e Sussex hannn 
piani di sviluppo edilizio di 
ampia prospettiva (si va dai 
7000 studenti di Leeds, sede 
preesistente. ai 15000 di War 
wick, dove gli edifici ospitanti 
il vecchio Collegio di Tecno-
logia. trasformato in universi 
ta. saranno abbandonati) 

Gli studi di progettazione dei 
nuovi impianli. i risultati rag 

La nosfr* coilaboratrier No 
ve i l * Sanson! Inizia con que 
tto articolo l'e*ame di un* 
tcr ie di problemi connesil al 
la pianificaxione dello iv l lup 
po imlvert l tar io e ai suoi rap 
porl l con I'organlxiatione ler 
ritoriale. 

trt' 

giuntl e le discussioni sorte 
altorno ad essi, hanno messo 
in luce i punti nodali del pro-
blema. Quale debba essere la 
dimensione della sede univer
sitaria. che tipo di politico del
le rcsidenze sia la migliore 
per gli studenti, quali le mi-
gliori localizzazioni degli im
pianti universitari (Citta uni
versitaria o Campus, e. a sua 
volta. Campus < urbano> o 
< rurale » di tipo americano?), 
sono luttora argomento di vi
vace dibattito in Inghilterra. 
Come vedremo piii avanti in 
particolare. sia dai risultati 
positivi che dalle critiche ab-
biamo molto da imparare. 

Come gia e successo per le 
t citta satelliti >. gli inglesi non 
si sono accontentali di teoriz-
zare ma hanno realizzato. ed 
oggi l'esperien?a delle c new 
towns». pur criticata e criti-
cabile. ha fatto fare un passo 
avanti a tutta la cultura urba-
nistica. I risultati raggiunt'x 
nella elaborazione degli im
pianti universitari. soprattutto 
per quanto riguarda il proble-
ma delle connessioni tra strut-
ture universitarie ed ambiente 
urbano. appaiono interessanlt 
e particolarmente vicini a mol-
ti problemi di sviluppo delle 
nostre universita. cosi come 
essi sono. strettamente alloc-
ciati al problema delta ristrut-
turazione dei Centri storici. 

In Francia. la Xllt Giornata 
mondiate dell'Urbanistica. te-
nuta nei 1962 ad Orleans, ha 
avuto per tema t Universita ed 
urbanistica >. Non a caso U 
Congresso si e svolto ad Or
leans: e la che sta sorgendo. 
su SOO.OOO mq di terreno. una 
delle piu moderne citta uni
versitarie francesi. La neces
sity di decenlramento £ il pro
blema principale del sistema 
unirersitarin trancese. dnre 
piii di un terzo degli studenti 
studio a Pariai. alia Sorbona: 
una prima riforma del '62 pre-
rede di aprire 23 nuori istituti 
unirersitari in altrettante cit
ta rispetto ai 16 esisteenti. 
Oggi si sente propone un pia
no di 100 unirersild per SO00 
studenti ciascuna; proposta di-
sculibile. ma comprensibile. in 
un paese dnre la popolazione 
2 disseminata su un territorio 
quasi il doppin di quello italia-
no. con una densita di S$ abl 
tanti al kmq rispetto ai 16$ 
ahitanti al kmq. in Itaha SI 
aaoiunoann le caraltenstiche 
della pmrweia francese. risve-
chiata nelle energie inlellrt 
tunh daU'ennrme sriluppo di 
Pariqi: e I'assenza quasi to 
tale di altri arossi centri dl 
attrazione. 

Con tutto cib. anche nd do-
cumenti del Congresso citato. 
troviamo la preoccupazione di 
conciliare Vesigenza opposta, 
di concentramento. in ragiont 

al costo delle attrezzature al-
tamente specializzate e delle 
necessitd di scambi interdisci-
plinari. Preoccupazioni che si 
ritengono risolte nella trasfor-
mazione della slruttura univer
sitaria esistente (nella quale 
tutte le sedi offrono lo stesso 
ventaglio di scelte professiona
ls in una struttura che, pur 
mantenendo molteplici possibi
lity di scelta, e tagliata oriz-
zontalmente in corrispondenza 
ai diversi livelli di diploma. 

Esperimenti 
in Europa 

Cosicche mentre $ slato au-
mentato il numero delle acca-
demie (territori di influenza 
dellUniversita) tenlando di 
umformarle alia suddivisione 
delle regioni. ogni Accademia 
non ha piu una unica sede uni
versitaria ma si struttura in 
pia sedi corrispondenti al prl-
mo o anche al secondo livello 
di diploma. 11 pericolo che cid 
determini un sistema universi-
tario con Universitd di serie A 

di superiori esiga mezzl adc-
guati, di grande numero, e non 
i soliti pannicelli caldi e le 
mezze misure. Dimostra inoltre 
che il problema del decentra-
mento. sia territoriale che cul-
turale. non pud essere affron-
tato, pena un comspondente 
declassamento. se non con in-
terventi eccezionali ed alta-
mente qualificati. Scrive U 
Rettore Andre Louen, diretto-
re del Centro nazionale fran
cese delle Opere universita
rie: € Perchd stupirsi del fatto 
che gli studenti parigini non 
vogliono andare ad Orsau (do
ve I'Universita di Parigi ha 
decenlrato la Facoltd di Scien-
ze)? In mancanza di installa-
zioni scientifiche e della dedi-
zione dei docenti. essi non tro-
vano la altro che Visolamenlo: 
non e'e a Orsay n$ una biblio-
teca generate. n«* un ambiente 
urbano intorno, ne possibilita 
di contatti con colleghi di al
tre discipline. Per lottare con-
tro il prestigio della vecchia 
Sorbonne. oggi sommersa. le 
universitd periferiche devono 
offrire alio studente tutto il 
ventaglio degli studi, bibliote-

e Universitd di serie B 2 par- ( che nelle quali essi possano la-
vorare. in un ambiente urba 
no sufficienlemente ricco da 
offrire possibilita di contatti e 
di integrazione .̂ 

Esperimenti di questo tipo. 
come abbiamo delta, sono gia 
in alto in Europa. e gia ogqi 
e" possibile trarne considera-
zioni vatide per noi. E' da que
sto livello. e non da uno in-
feriore. che bisogna partire in 
Italia per affrontare lo svi
luppo e la ristrutturazione del 
nostro sistema territoriale uni-
versitario. 

zialmente corretto dalle carat-
teristiche intercomunicanti del
la scuola francese e dalla con-
tinuitd esistente tra i diversi 
lirelli dell'istruzione universi
taria 

Cosa ci insegnano. in un pri-
mo schematico bilancio, le 
esperienze citate? Insieme con 
quella tedesca (di cni vedre
mo prossimamente gli aspetti 
piu avanzati e interessanti nei 
cavipo della realizzazione dei 
< dipartimenti >), la pianifica
zione universitaria inglese e 
francese dimostra. innanzi tut
to. come I'espansione degli stu-

DIBATTITI E CONFRONTI Pro,iferazione de, le sedi 

, e riforma universitaria 

UNAFACOLTA 
ALL 'ANGOLO 

DELLA STRADA 
II Magistero di Alessandria e la sede della 
Cattolica a Brescia — Universita e regione 

Presentate a Roma 
tre monografie edite dall'INAPLI 

L'ISTRUZIONE 
PROFESSIONALE PUO 
AUTORIFORMARSI 

Novella Sansoni 

Gennaro Barbarisi ci ha in-
viato questo inlervento, in re
latione alio scritlo del com 
vagno Aldo D'Alfonso (Le 
Universita in Emilia Roma-
gnn) vuhhlicato su l'Unita ve 
nerdi scorso 5 maogio. 

La discuisione sull'opportunita 
del nassetto delle Universita in 
Emilia-ltomngna. avviata dai do 
cumento delle Federaziom del 
PCI di Ravenna Fori! Rimini (v. 
Rinnscila. 21 apnle 1967) e dai 
Tintervento di D'Alfonso (v. l'Uni
ta di venerdi scorso). npropone 
una questione a torto accantonata 
nei piu recenti dibattiti sulla ri-
forma, che si sono concentrati piii 
sui princlpi general! di fondo (mo-
diflca delle attuali strutture. di-
ritto alio studio, democratizzazio-
ne degli organi dirigenti. edilizia. 
ecc.) che non su taluni partico-
lari (che poi tali non sono). Ep 
pure, non dobbiamo mai stancar-
ci di ripetere che tutti I problemi 
vanno considerati globalmente. 
poichd sono strettamente conca-
tenati I'uno all 'altro. e spezzare 
questo legame signiflca proeedere 
sulla strada di un moderato rifor-
mismo. poco utile e molto dan-
noso. 

La questione della proliferazio-
ne delle sedi universitarie e vita-
le agli effetti della riforma. e se 
si incomincia a distinguere fra 
una citta e Taltra si corre vera-
mente i l rischio di scatenare una 
serie di rivalita municipali. ac-
cettando per altro il princip:o del
la proliferazione e del decentra 
mento estremo degli organismi 
cultural!. Insomma. si tratta di 
una scelta fondamentale: o vo-
gliamo che ogni regione abbia 
una sua efh'ciente Universita. a-
deguatamente attrezzata. for-
nita di tutte !e Facolta or-
ganizzate in dipartimenti. pos-
sibilmente situata lontana dai 
centri storici congestionati 
in una zona scelta secon
do un preciso mdinzzo urbanisti-
co. ricca di collegi. pension!, men-
se. biblioteche, e gia studiata in 
modo da prevedere futun amplia-
menti: oppure. preferiamo la so-
luzione piu facile della dissemina-
zione delle Facolta nei van cen 
tr i della regione ( i l cri teno delle 
t tradizioni > specialistiche delle 
singoie citta e tu t fa l t ro che con 
vincente). nnunciamo ai diparti
menti (che molto spesso dovreb-
bero estendersi a piu Facolta). 
cornamo i l nscruo di accettare la 
di.scussione sui merit i di questa 
o quella citta. e lasciamo che tut
to proceda come per U passato. 
Ed e chiaro che le eccezioni so
no estremamente pencolose e 
servono soltanto ad affermare un 
diritto che poi finira per esten
dersi inevitabilmente a chiunque 
ad esso si richiami. 

Abbiamo npetuto piu volte che 
afTermare i l principio del diritto 
alio studio non signiflca richie-
dere che tutti abb:ano una Fa
colta universitaria all'angolo del
la strada. ma esigere irremovi-
bilmente che ogni studente sia 
messo in grado di frequentare 
senza preoccupazioni economiche 
e di oortare a termine con tutta 
serenita i l suo corso di studi: non 
si 6 mai provato a calcolare qua
le e la percentuale degli studenti 
che non frequentano le lezioni 
pur abitando nella citta con la 
loro sede universitaria? Non e 
forse da questa constataz-.one che 
sono sorti certi discutibilissimi 
corsi serali. ispirati a una men-
talita paternalistica e molto uti ' j 
per eludere i problemi di fondo? 

Ma un'altra cons:derazione re 
sta da aggiungere: dai momento 
che non tutte le citta possono 
avere tutte le Faco.ta. nell'atto 
stesso in cui si istituisee una Fa
colta isolata in una singo:a citta. 
si mettono gli studenti della zona 
neH*altemativa o di iscnversi pvr 
volere o per forza a qjelLa data 
Facolta. o di em:grare altrove 
per seguire gli studi prefenti . E 
se riflettiamo che in questi casi 
si pensa subito a un Magistero 
o a Economia e commercio. e cioe 
a due Facolta d i e o sono in ensi 
o sono destinate a scompanre. e'e 
da rabbrividire: ora e'e un gran 
bisogno di insegnanti. ma fra 
qua'che anno che cosa faranno 

tutti 
sor 

E non dunentichiamo che. quan-
do certi amministraton in cerca 
di facile prestigio incominciano 
a far balenare il progetto di una 
porzione di scuola superiore nei 
la loro citta o cittadma. non si 
bada piu ai mezzi e si e disposti 
a scendere a qualunque compro 
messo. flno a escogitare la for
mula equivoca della c sezlone 
"taccata > di una Universita mag-
giore. col risultato di offrire cor
si affrettati e concentrati ai po-
veri diavoli della provincia Fac-
ciamo due esempi. Gia altra vol 
ta siamo intervenuti recisamente 
contro i l progetto di un Magiste
ro ad Alessandria, un centro prl-
vo di biblioteche. a pochi chilo-
metri da Pa via. da Genova. da 
Torino, che avrehbe potnto e>co-
eitare qualche pin brillante ini 
ziativa per celehrare i l suo ot 
tavo centenario Ebbene: dnno 
che II Magistero di Torino ha 
espresso parere sfavorevo!e. sem 
bra che 2li zelanti promotori an 
bjano avviato trattatlve col Ma-
2istero di Genova. per ottenere 
una « sezione st areata »: dovre-
mo nnindi assistere al ca=o di 
un Magistero in grave crisi (ce 
lo dice i l libro bianco dei s*ioi 
studenti. ricco di dati sbalordi-
t iv i . di m i ha narlato ampiamen-
te II nostro giornale) che quasi si 
raddoppia in ppriferia. mentre 
non ha I mezzi per tirare avanti 
per conto proprio? 

Ma e'e un altro preredente crie 
dovrebbe far meditare. L'Univer
sita Cattolica di Milano ha Isti-
tuito una sede del suo Magistero 
a Brescia: abbiamo sotto mano II 
calendano delle lezioni. pubbli-
cato nell'opuscolo ufTiciale che la 
Universita distribuisce all'inlzio 
dell'anno a tutti gl i studenti: per 
i l corso di materie letterarie del 
Magistero di Brescia sono pubbll-
cati gli orari di 26 Insegnamentl 
(pochi al tr i non erano ancora 

ti quei laureati dei Magisteri I stabiliti). del quali uno solo ha 
ti con tanta facilita? distribuite le lezioni in tre giorni. 

22 in due giorni ( i l primo giorno 
un'ora. il secondo due ore conse
cutive). tre in un solo giorno 
(due ore consecutive): se poi si 
pensa che certi insegnamentl si 
svolgono i l venerdi sera dalle 
18.30 alle 19.30 e i l sahato matU-
na dalle 9.30 alle 11.30. ci si do^ 
manda quale efficienza pud ga-
rantire una Facolta cosi orga 
nizzata. 

Non so se sia possibile. come 
dice D'Alfonso. « pensare ad un 
piano regionale per le Universi 
ta presemdendo da un piano na
zionale*: certo e perd che un 
piano regionale pu6 essere affron 
tato soltanto una volta istituite 
quelle benedette regioni che costi-
tuiseono uno degli inflniti tradi-
menti del nostro centrastntstra. 
Fermo restando il principio. na-
turalmente. di una concentrazio 
ne e non di una dispersione del
le forze. 

D'accordo che Universita enor-
mi comportano problemi enorml. 
ma — ripetiamo — e ora di af
frontare e non di eludere i pro 
blemi: le piccole Facolta decen-
trate consentono la conservazlo-
ne delle attuali strutture. quelle 
concentrate no. perch6 compor
tano inevitabilmente istituzione di 
dipartimenti. sdoppiamenti e tr l-
plicamenti di cattedre (un argo
mento che andrebbe affrontato 
con tutta la delicatezza che n-
chiede). definizione del compiti 
didattici di assistenti e (ahime!) 
aggregati. assunzione e istituzia 
ne di personale intermedio pre-
parato per svolgere tutti I corn-
piti amministra^ivi e organizza-
t ivi che questi grandi meccanismi 
comportano. acquisto continuo di 
matenale scientifico e didattico. 
Non per niente i l governo e fa-
vorevole a certi decentramenti! 

Gennaro Barbarisi 

» 

I paesi sviluppati — ha detto Giovanni Goz-
zer — stanno andando verso I'abolizione della 
distinzione fra scuola professionale e non, fra 
insegnamento a fini professional! e insegna-
mento «disinteressato», fra materie profes

sional! e materie cultural! 

La presentazione di t ie mono-
grade edite dull' lstituto na/iona 
le per I'addestramento professio 
nale dei lavnratori deir.ndustriii 
( INAPLI) ha dato luogo alia II 
breria * Paesi Nuovi » di Roma. 
ad un interessantp dibattito sul 
la forma7ione professionale. Le 
monografie rappiesentano. in 
realta. l risultati di un ampio 
lavoro di nceica condotto i>res 
so I1NAPL1. come test.inomaiio 
i titoli e gli autori: Luigi Grand 
li. La formazmne professionale 
m Italia: Kruno I.psbo. La for 
mazione prolest'onalf nei paesi 
del MEC: CENS1S INAPLI. i pro
blemi attuali della tormazinne 
professionale. atti di un come 
gno tenuto nei novembre scorso. 

II filo conduttore del discorso. 
a cm si sono r i fer i l i anche i 
presentatori Giovanni Go/zer e 
Giuseppe Medici, c la possibi
lita di autoriforma degli enti. 
pubblici e privnti. che si oicu 
pano di formazione professionale. 
Delusi unanimenn'nte dalla leg 
ge presentata dall'attualp mini 
stro del Lavoro («e vecchia di 
molti anni ». si e detto). i par 
tecipanti alia discussione hanno 
puntato suH'oidori/ormn degli en 
ti come partecipazione di forze 
autonome al processo di riforma 
dpH'intcro sistema di istnr/ione 
E" un terreno su cui. secondo 
noi. molto si puo faro: ma per 
avvalorare la tesi htsngna ro-
minciare a vedpip cosa e sta 
to fatto. e quali risultati si ot-
tengono. nell ' INAPLI ^tcsso 

Cosa d ie viene fatta. anche 
nei tre volumi. abbastanza a la 
to del discorso centrale: quel
lo sulla riforma gcnerale. le 
gislativa. dell'impianto scolasti 
co che rimane un ostacolo che 
deve essere < saltato > pena la 
condanna di ogni esperienza par
ticolare o autonoma a una ste-
ril i ta inevitabile. di breve o lun-
go periodo. 

La sfiducia di poter « saltare » 
l'ostacolo della riforma scolasti-

ca. di fronte a progrtti sul cm 
mcr.to non si dispute piu nem 
menu prefpiendo liquidarh den 
iipiKioli taKolta addinttura «un 
imppdimcnto * al progresso del-
I'lnspgnaiiiento. P accresciuta oa 
un'acuta con«ape\olpzzn che i 
paesi sviluppati =t;inno nndando 
rapidamente verso (iiiella che 
Gn//pr chiam.i ^ la line dfl l ' istru 
zione professionalp ». cioe verso 
I'abolizione della distm/ione fra 
scuola profession;!lo e non. fra 
insegiianiento a llni profpssionali 
p insegnamento cosiddetto «di-
sintcressato ». fra inatcric pro-
fcssmnali e materie di cultura. 
II concetto esposto da Go/zpr 
p complesso. non e qui il lungo 
ix>r definirlo. ma colloca in una 
prospettiva sia le espentwc 
clip s; possono fare con I'mi/ia-
tiva autonoma dei Centri d> istru-
zione professionale. sia cli in 
tervpnti legislative di riforma. 

Nelle monografie prpspntate. 
tuttavia. questa pipsi>ett!va e piu 
uno sfondo un oriz/ontp che co 
mincia a delmrarsi. clip un pun 
to di nferimpnto concrpto ip ra 
iliom di qupsto sfuinarsi non so
no casnali. come ha fatto I'en 
capi.-p npl suo intpivpnto Gin 
SPPI>P Ghsenti che dir.ge una so 
cipta ppr a/iom clip oigani//a 
sruole interaz'.pndali per con 
to dplI ' lRI Per Glispnti il pinito 
di nrprimento non p la prosppt-
tiva ma. al conlratio la con 
cipta rpalta dplle azipndp delle 
fabbriclie. Capovolt.i rosi la s. 
tuaziune eUli non vp«le la tine del 
la formazione professionale. ma 
una formn/ioue tutta suboidma 
ta alle esigenzp profpssionali l.:« 
questione non e — come si sono 
portesemente consentiti Go//er p 
Glisenti — terminologica H.ista 
vpdere. nei concroto. i pnwram-
mi di riforma della scuola per 
capirlo. e per capire perelie ci 
si scontra tanto su di ossi. 

r. s. 

I ragazzi alia scoperta del mondo della natura 

Tre guide vivaci per passare 
dalla curiosita alia scienza 

Un manuale per Tinsegnamenfo scientifico nella scuola media — Osservazio-
ne, raccolfa e confronto di dati — Lo studio dell'uomo — Dai fatti alle leggi 

La cultura scientifica. la cul
tura dei nostri tempi , non e ca 
ratterizzata tanto dalla quantita 
e dai tipo d i informazioni d i 
cui si e in possesso. quanto 
dai metodo col quale le infor-
mazioni si acquisiscono. e daJ 
modo in cui esse sono organiz 
zate. Questa veri ta 6 ben pre-
sente nelle d i ret t ive generali 
che si danno per lo studio nella 
nuova scuola media, ma indub 
biamente e dif f ic i le da t radur 
si in un metodo pedagogico. 
sopra'tuto in questi p n m i anni . 
quando ancora gl i insegnanti 
devono elaborate una com-
p!essa e di f f ic i le e.sperienza 
C e dunque campo aperto per 
una ricerca molto interessante 
intorno al metodo pedaqoqico 
col quale si deve in=egnare ai 
ragazzi il metodo scientifico 

I volumi d i Mar io Lodi e Da 
rio Paccino (1) costitiriscono 
una proposta pedagogica mol
to serrata e coerente per Tin 
seenamento del metodo sc*>nti 
fico nella scuola media : non 
vanno giudicati in base alia 

LE RIVISTE Riforma della scuola 

LA CONGIURA DI CICERONE 
ET uscito i l a . 4 . aprile 1967. di 

Rijorma della Scuola. Apre il 
numero della nvista un articolo 
di Lucio Iximbardo Radice. La 
conpwra di Cicerone, in cui vie 
ne colto come i ntocchi alia scuo 
la media unica. le areolan mi 
mstcnali sin pro^rammi e sulla 
dtdaltica di specinche materie 
ie propose di riorri.namento del 
fisiru^ione socondaria superiore, 
non si presentino quali aspetti 
«d i una disperata battaglia di 
retroguardia. ma dell inizio di 
una grande controffensiva». Se-
guono gli articoli di Mario Al i 
ghiero Manacorda. Democrazia 
ancora da fare; Ada Marchcsini 
Gobctti. L'cdueozionc sessuale dei 
giovani; Amnerya Bellucci • L i -

dia innocenti. L'uso delle schede 
per la formazione dei difettivi 
menlali; Bruna Martinelli Corda-
tt. SulYesame di Slaw: Bogoljub 
Prokic. Didattico moderna m Ju 
ooslaria 

Una parte della nvista e de 
flicata ad un esame dei hbn di 
tc*to artottati neila scuoia secon 
.iana superiore d . n. 3 d. Ri 
forma della Scuola era intera 
mente dedicato alia scelta dei li-
bn di testo nella scuola del lob 
bligo): nafnorano osserva zioni 
gia apparse nei numero prece-
dente sulla funzione. in generate. 
del l ibro di testo nella nostra 
scuola, ma qui. forse, con mag-
giore predsazione ed uids iv i ta; 

ad esempio. Giovanna De Sabba-
ta osserva: c U libro di testo e 
un vecchio sussidio didattico: oc-
corre percio chiedera se e an
cora possibile nservare ad esso 
nell" insegnamento i l ruolo di 
strumento principe o se esso de
ve essere pensato come uno de: 
tanti possihili sussidi dei quali 
nessuno puo ntcnersi. a prion. 
piu efficace degli a l tn In a:tn 
termini i l problema del libro di 
testo deve nproporsi come i l piu 
vasto problema degli strumenti 
didattici e come I'esame. da fa
re, di un loro complesso orga-
nico. per ogni singolo corso >. 

Gli strumenti didattici vanno 
riguardati come < prodottl della 
industria culturala che, al pari 

deg:i a l tn prodotti. sono utilizza 
t i ai Mm del profiuo che si pud 
realizzare attraverso la organiz-
zazione della loro produzione e 
della loro vendita ». i l che com-
porta. fra la l t ro . anche l i livel-
lamento. la standardizzazione. la 
omogeneizzaziooe de.lo insegna 
mento di cui i l ibri di testo si 
(anno veicoli e qmndt « la possi 
bilita effettiva di un impoven 
mento di quelli che sono i livel
li piu avanzati della cultura >. 

In questa stcssa parte della r i 
vista, segnaliamo B. Martinelli 
Cordati (Haliano). A. Massucco 
Costa (Filosofia e pedagogia). M. 
Raicich (Latino e greco). 

I. d. c. 

quantita e al tipo di informa-
zioni che contengono ma in 
base alle attivita. pratiche e 
concettuali. che suggeriscono e 
coordinano. interpretando in 
maniera molto viva quel che 
prescrivono i programmi at
tuali (« L't'useonarnenfo delle 
osservazioni ed elementi di 
scienze nalurali... lende a sti-
molare ed educare gli alunni 
alia osservazione consapevole. 
nlla sperimentazione. alia ri-
flessione su fatti e fenomeni. 
Qualsiasi indagine deve scatu-
rire dnll'osservazione direlia 
dell'alunno. il quale, sotto la 
nuida dell'inseqnante. analizza. 
rerifica. acquista la conoscen-
za e. soprattutto. conquista il 
metodo per conseguirla »). 

L'opera si getta coraggiosa 
mente nell 'arduo oompito. sen 
za preoccupazioni pedantesche 
d i completezza e sistematici ta, 
affrontando quindi i l rischio 
di appar i re disordinata a c o 
!ui che v i ricerchi. erroneamen 
te, un patr imonio d i « infor-
mazioni ». di c nozioni >. Ap 
nare invece ordinata e logica 
quando si osservi che ciascu 
no dei t re volumi. piu che * in 
formare » i l rasazzo. k) at t i ra 
a una part icolare operazk>ne 
'o2ivn O med io a un part i 
colare comp'esso di att ivi ta e 
operazioni log.che. 

I I pr imo volume stimola i l 
rasaz/o a osservare I'ambiente 
nelle diverse stagioni: gia la 
meteorolcgia 6 occasione d i 
operazioni logiche sistematiche 
come l'o>5ervazk>ne. la speri-
mentaz-one. la raccolta sistema 
tica e i l confronto sistematico 
dei da t i . la costrmione d i ap^ 
parecchi d i misura e d i r e i i 
strazione Fnoltre venffono <?ug 
seri 'e osservazioni e sperimen 
tazioni sistematiche per i di
versi ambienti che ai rag»2zi 
iono arcess:b: lr i l bosco e i l 
parco. i l campo. I'orto. i l giar-
dino. lo stagno. i l f lume, i l tor-
rente. i l mare. Con dutt i l i ta e 
realismo. vengono suggerite os
servazioni e sp^erimentazionl 
possibili anche in c i t ta , anche 
oon mater ia l i d i scarto come 
barattoU e catineUe; ma si i n - ' stato al problema delle class! 

dicano pure le piu ricche e sug 
gestive osservazioni po5Sib:li 
nei boschi e in campagna, e lo 
impiego di attrezzi e apparec 
chi piu elaborati e costosi co
me la macchma da presa. \JS 
schede inserite nei volume sug
geriscono le registrazioni siste
matiche e costituiscono la pr i 
ma at t iv i ta scientifica del ra-
gazzo. 

Nei secondo volume 1'osser-
vazione diventa au»o osserva 
zione: i l corpo urn a no viene 
fatto oggetto delle att ivi ta di 
osservazione. sperimentazione, 
reeistraz'one dei dat i . e vnene 
confrontato con gl i a l t n orga 
nismi e con gl i 022etti della na 
tura. A questo l ivel lo lo studio 
e antropocentneo. ha come ter
mine d i r i fer imento le esi-
genze dell 'uomo e quindi sugae 
risce un"esplora7ione delle tec 
niche che ruomo impiega. e 
analizza la natura nei termini 
del l 'u t i l i ta. delle att iv i ta prat i 
che. Le piante sono considera 
te sotto l'aspetto della loro ut i 
Ii7zaz:one e delle tecniche agr i 
cole. 2l i animal i sotto l'aspetto 
deiia possibilita d i addomesti-
car l i o comuriTie di ut i l izzarl i 
Anche i minera l i , le diverse 
forme di ener-l ia. i diversi fe 
nomeni e le pr incipal ! leagi 
della f isica sono v is ' i at tra 
verso le tecnologie di cui sono 
osgetto od origine e condizio 
ne. Se i l pr imo volume inse
gna al ragazzo a osservare. 
i l secondo gl i insegnj ad as i re ; 
anche nei pr imo volume sono 
suggerite attivita. ma att ivi ta 
intese a oonoscere: invece le 
att iv i ta suggerite nei secondo 
volume sono quelle intese a 
modificare I'ambiente. a ren 
derlo adatto all'u<imo. a procu 
rarsi i beni necessari. daali 
a l imen' i alle macchine. 

I I terzo volume torna al pro 
blema della conoscenza. ma a 
un l ivel lo diverso: non pii i la 
acquisizione dei dat i ma I'inter 
pretazione dei dat i stessi. non 
piu I'osservazione dei fenome
ni ma i l riconoscimento delle 
leggi. non pia I'analisi ma la 
sintesl. n ragazzo viene acco-

fica7ioni. delle definizioni. Le 
dofi i i izioni non gli vengono for-
nite daU'esterno. ma gl i venao 
no proposte come strumenti del 
corm-cere: e2h viene chiama 
to a collaborare alio sfor/o che 
I'umnnita compie per «deflni-
re > e « suddividere » gl i ogget-
t i e gl i esseri v ivent i . e per 
elaborare concetti. Viene indi-
cato i l rapporto dialett ico t ra 
la conoscenza dei fa t t i e la 
elaborazione dei concetti gene
ra ' . tale per cui la conosccn/a 
dei fat t i ci suggcrnce un enti
ce'to £renera!e. e i l concetto 
generale ci aiuta a interpreta-
re i fa t t i . Cosi c del levoluzione 
i«-IIa -rx^cie. che ci e stata sug-
Serita dai fat t i ma ci aiuta 
a interpretare a l t r i fa t t i . Si 
pas-sa quindi dalla conoscefiza 
tecnica al pensiero scientifico. 

Ne l'opera si e i r osc r i ve al-
robiettivTi d i educare i l ragaz
zo al metodo e a l pensiero 
scientifico: i l mondo della na
tura e visto con simpatia e 
con amore. con un senso pro-
fondo delle umane responsabi-
l i ta : e viene accenna'o. per 
quanto rapidamente. i l proble
ma del rapporto che esiste t ra 
la conoscen7a della natura e le 
forme del vivcre sociale: tale. 
che la conosrcn7a della natura 
puo venire approrondita solo 
nella misura in cui g l i uomini si 
rendono l iber i r ispetto al dispo-
tismo del potere. 

Non si t rat ta di un testo d i 
scienze natura l i ma d i una 
guida aU'acquisizione di un 
metodo: e quindi non e nep-
pure un vero e propr io « l i 
bro ». ma piuttosto una serie 
di in terrogat iv i a i qual i i l 
ragazzo. con l 'aiuto dell'inse-
?nante ma in p i r t e anche da 
solo, deve imparare a rispon-
dere. 

Laura Conti 
(1) Mar io Lodi . Da rio Pac

cino: « Scienze > - 1. « Alia sco
perta della natura >. 2. c La 
macchina uomo e le macchi
ne de l l ' uomo* . 3. cL ' uomo e 
la na tu ra» . Edizioni Calderi-
n i . Bologna, L. 1.500 a l 
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