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Gome superare la prova 
flegli «anhi settanta» L' Universita 
alia ricerca del Dipartimento 

Una struttura articolata e flessibile fondata su una concezione interdisciplinare e unitaria della 
cultura - Un piano nazionale che sottragga le iniziative edilizie all'arbitrio dei singoli Rettorati 

L'ESEMPIO 
DI BOCHUM 

Af f rontare la prova degli « anni '70 » — come abbiamo detto in una serie di cirri-

coti gia comparsi su queste colonne — appare comunque arduo per I' Universita ira-

l iana. Se le esperienze in Europa e nel mondo costiruiscono una l inea precisa di r i fer i 
monto e tlanno intlicazion 
esistenti sulla strada della 
agli occhi, e 1'urgonza di 

I I plastico dell's Universita dipartimentale » di Bochum (Germania Occidenlale) 

II Convegno nazionale sulla scuola per i bambini 

dai 3 ai 6 anni svoltosi recentemente a Bologna 

ANCHE I PICCOLISSIMI 
DEVONO VALORIZZARE 

LA LORO INTELUGENZA 
La funzione primaria degli Enti locali nell'educazione dell'infanzia, 
essenziale per realizzare I'uguaglianza delle opportunity di sviluppo 

BOLOGNA. giugno 
II recente Convegno nazionale 

.sulla scuola pubblica per i bam
bini dai tre ai sei anni. che si 
e svulto a Bologna. se ha avuto 
il rnerilo di proporre soluzioiu 
organiche per i problcmi eloreline 
gencrale, si e proposto anche il 
compito di approfonelire alcnni 
fjrossi tcmi teoricooperativi. pro-
pri dell'esercizio concieto della 
attivita educativa. nella convin-
zione che soltanto « I'impegno do 
gli educatori. della scuola mili-
tante. e garanzia che dai fini e 
dagli ideali si passi ai " mezzi ". 
alia " azione didattica ", senza 
di cite ogni proposito rimane 
puro vcrbalismo e viivl<i vei-
leita ». 

Distribuiti in quattro commis
sion! di lavoro. rispettivamente 
coordinate da I.amberto Borghi. 
Bruno Ciari. Ada Marchesmi Go-
i n - u : . i t u i T c i l i t -«•<•#**%«•. : p : u n : 

150 pedagogisti. insegnanti. p*i-
cologi, architetti. urbanisti. pub-
blici amministratori che da venti 
citta hanno risposto all'invito del-
1'assessorato comunale all'istru-
?ione ipromotorc del Convegno 
neH'ambitn del VI Febbraio pe-
d a cos i co bolognese) hanno affron-
tato in ciascuna di esse temi spe-
cifici. formulati sulla base di 
esperienze maturate stil piano 
ctilturale. 

Cosi. ad esempio. la commis
sione in cui ha svolto la funzione 
di coordinatore Bnino Ciari ha 
post,> r,irrfn!o « ^uU'elemento 

fondamentale che dovrebbe ca-
ratteriz/fire un indinz/o pedago-
gico mexlerno. organico e aperto*, 
the consist e — dice la sintesi 
concliisiva di quest» gruppo di 
lavoro — nel < dare la m.issima 
atten/ione e valori/za/.ioue alio i 
sviluppo "intellettuale" del bam
bino. trascurato o addirittura 
obliterato da gran p.ute della 
pedagogia che M occup.i della 
formazione del fanciullo dai tre 
ai sei anni. la quale ha messo 
e mette I'accento stiuli aspetti 
dell'intui/ione. della fantasia e 
del sentjmento Una scuola per 
I'infanzia che sia tale non puo 
non dare un posto centrale alia 
formazione delle striitture logico-
matematiche della mente infan
tile. recependo con questo le pin 
avanzate posj/ioni della pedagogia 
e della psicologia contemporance 
(da Placet al W.illon. dai Vigo 

alcune intuizioni ed esiaenze di 
fondo della pedagogia memtcsso 
nana * 

I .a commit si one si e peraltro 
suhito preoccupata di va.cliare le 
conseguenze che da quc<to postu-
lato discendono sul piano della 
organizzazione e della prassi di
dattica. pervenendo all'individua-
zione dell'esigcnza che i bambini 
di ogni scuola siano suddivisi per 
t classi di eta ». cioe in sezioni 
per fanciulli dj 3. 4 e 5 anni. 
ciascuna servita da adatte orga-
nizzazioni dello spazio e tipi di 
arredi e Hi rmteri.'»'i :>ur -«-n/a 

GIULIANO MANACORDA 

STORIA 
DELLA LETTERATURA ITALIANA 
C0NTEMP0RANEA (1940-1965) 

EDITORI RIUNITI 

diminuiie il grado di intogra/tone 
delta coinunita - clause nella co 
nninita - scuoi.i. 

II tenia della suddi\i<ione per 
clas^i di eta (del re<to gia in 
f.i.-e di speriinentazione nella 
scuola comunale per I'infanzia di 
Bologna) e stato oggelto di dibat-
tito anche nella commissions coor-
dinata da Kolwrto Ma//etli. inca-
ncata di studuir gli a-petti org.i-
ni//.:tivi. p^icologici ed educativi 
In (nie->ta ^ede I argonunto e stato 
abbmato ad un'altra >>itua/ionc 
a .̂sai dihattuta: <|iit'il.i (iceli orari 
della scuola per I'infanzia. 

I.a conclu^ione ha lasciato il 
prohlem.i ancora aperto. e 1'ha ri-
proposto |>er discussioni ultenori 
in questi termini: « (ill orari non 
po^>ono essere tipizzati ne unifi 
cati in uno schema unico II cri-
teno deH'nrano «• un cn ten o plu-
rimo, circo^tan/iato. che va n 
•••"!!;: trr-rriilo umiit ui <iue aspetti: 
l*av\erten/a di una cert a «truttu 
ra/ione. ill una cert a continmta 
della «ocieta infantile srola«tica 
e la pre-^-n/a affctiuo^a. o an
che tuiliata. della \ ita familiare 
Qu.indo si eccede in un rnodo 
o nell'altro. si po^-'ono produrre 
con-eguen/e negative » 

II rapporto con le famiglie e 
c<«i la societa pu'i va.-ta alle quali 
i bambini poi-ono collegare la 
propria e-penenza csistenziale e 
stato rii>ciis>o particolarmente 
nella commis^ione che aveva {XT 
tenia g!i aspetti -oiiuli della 
scuola per I'mfanzii (coordinn-
trice Ada \lnrche-mi (iotK'tlil. 
Lo sforzo decb educatori. <i e 
convenuto. dev'e.ssere principal-
rr.ente rr. olio ad « inooraci!iare 
nel bambino lo sviluppo di un 
-en-o cri iuo che vad.i al di la 
Ji oeni conformi^mo e a cre.ire 
in lui un attegciamtnto dinamico 
di coraceio — nato dalla hMucia 
e presupnosto della iitn^rta — che 
gli perrne'.tera di affrontare il 
mondo e la vita con un atteggia 
mento non di pa*<iva accetta 
zione. bensj di partecipazione 
attiva ». « I.'educazione sessuale 
— cita la relazione conclusiva 
tra gh e-empi di applirazionc del 
cnteno generale enuncia'o — che 
rappresenta oggi un problema 
particolarmente vivo ed urcenie 
puo e deve trovare una <-ua pri
ma e-pressione nella pratira con 
v iv en/a e neM'esercizio dell'tigua 
chan/a d«i due «es-i. proieitan 
•losi ver>o forme di macciore 
approfondinvnto e di iniziale 
istruzione > 

L'assessore Tarozzi ha propc-=fo 
di costituire una «Associazione 
nazionale tra i Comuni geston di 
scuole per I'infanzia». per dar 
vita a scambi reciproci e conti-
nuativi di esperienze. informa 
noni. consigli. II che ha nbadito 
la funzione primaria degli Enti 
locali. affermata durante 1'intero 
corso dei lavori. nella istituzione 
e nel funzionamento di questa 
sciiola. il cm ruolo pud essere 
essenziale ai fini deH'offerta di 
quella «uguaglianza di opportu
nita di sviluppo * che dovrebbe 
essere tra le garanzie rondamen-
tali di una democrazia non mi-
stificata. 

Luciano Vandelli 

i prcziose, non possiamo di 
realizzazione di un nuovo si 

definite una « linea » di pia 
non possiamo che ralle-
grarci dei passi avanti 
fatti nel contenimento di 
proposte campanil ist iche — 
sulle quali anche tra lo for/e 
democratic-he non c'o sempre 
stata cliiarez/a — non possia
mo dall'altra trascurare il fat-
to che. in assenza di una al 
ternativn. rischin di passare la 
i linea » di Gui. apparentemen 
te clisnrfianica. ma in rcalta 
funzinnale al s istema. 

Non altro inratti sta a signili 
care la cnsunlit;i con la quale 
il pi.'-.o di sviluppo della scun 
la « si propone dj far solve
re nuove istituzioni (universi-
t a n c ) nolle zone nelle quali 
si rhcontriino delle obiettive 
esifjenze ». so non una volonta 
di eonservazione dpll'assetto 
esistente - volonta che affron 
ta il problema della espansione 
universitaria solo in termini (li 
mitativamrnto) quantitativi — 
senza accoglierne le profonde 
necessita di riforma. 

Abbiamo visto come una 
espansione degli sludi universi 
lari senza riforme non faccia 
in definitiva che renderc un cat- i 
tivo servigio agli studenti e al 
paese . E sappiamo come la ri-
chiesta di istituire obblijjatoria-
niente i « dipartimenti •> sia al 
centro delle rivendicazioni stu 
dentesche e cardine del rinno-
vamento. 

Non ci sembra pertanto az 
/ardato se . tentando di dare 
una risposta neccssariamente 
schematica agli interrogativi 
aperti nel corso di qucsti arti-
coli. individuiamo proprio nel 
la possibilita di organizzare i 
una struttura universitaria di
partimentale il « bandoln » del 
piano di sviluppo universitario. 
E' un bandoln che. facendo sal-
tare le cbiusure settoriali . chia-
ma in causa innanzi tutto Tin 
terdisciplinarita e I'unita della 
cultura. Vediamo com'e orga-
nizzato il modello senza dubbin 
piu moderno di Unirerslta ili 
partimcntale. quella in corso 
di realizzazione a Bochum. 
nella Ruhr tede.sca. 

In un grande centro del sa-
pere. ideato arcbitettonicamen 
te sulla base di una precisa in 
dividuazione organizzativa. so 
no spa rite le differenziazioni 
delle Kacolta. I.a divisione fun 
/ iunale corrisponde a quattro 
grandi niggruppamenti di stu 
dio: s c i en /e mediche. sc ien/e 
tecniche. sc ien /e umane e scien 
ze natural!. All'interno di questi 
raggruppamenti lo studente si 
orienta secondo il proprio cor 
so di studi. non prelissato rigi-
damente . ma costruito attra 
verso la propria partecipazione 
ai seminari di ricerca. con lo 
aiuto dei professori. Uno stu
dente ingegnere o arcbitetto 
passera quindi da un raggrup 
pamento all'altro per stucliare 
matematica nel rclativo dipar-
iitri*>nio nlfi'^terr^o drllc ^cicn-
ze tecniche e ad esempio socio 
loeia nel dipartimento esisten 
te all'interno delle scrienze so 
ciali . 

Ogni dipartimento (raggrup 
pamento di tutte le discipline 
aflini. che costituiscono ad 
e.sempio il dipartimento di ma 
tematica. quello di Hsica. di 
chimica. ccc . ) e al servizio di 
tutti eli studenti che . pur se-
guendo diversi corsi di laurea. 
studiano la stessa disciplina. 
Si reali7za o i s i . oltre alio scam 
bio di esperienze diverse . la 
concentrazione c quindi la piu 
alta sp-xializzazione dei s c r \ i 
z.i e delle attrezzature. con 
seguendo il mas.simo rendimen 
to con il minimo costo. 

Se quello di Bochum e certa 
mente uno degli impianti uni 
versitari piu imponenti di 
Kuropa (si parla di un com 
pies4*) di 300 miliardi rx-r \t-n 
timila studenti) . molti altri 
progetti tra 1 piu recenti se 
guono lo stesso schema funzio 
n.de. Si profila cosi la tipologia 
dei nuovi complesM universita 
n . come tendente a un sistema 
aperto e fando. flessibile nt I 
U-mpii agli accresf imenti sue 
cess ivi e alle diverse aggrega 
z;.»ni di discipline. 

Quanto la s i s tema/ ione edili 
2ia r>issa. da una parte, fun 
zionare come camicia di for-
za imposta a un insieme di con 
tenuti che va trasformandosi. 
e. dall'altra. come struttura 
che si plasma a seconda delle 
mutazioni di indirizzo. ci sem 
bra ormai dimostrato dalla 
quantita e qualita del le espe 
rienze esistenti . Appare percio 
tanto piu grave e condannabi 
le il protrarsi di una situazio 
ne nella quale ogni Rettorato 
produce i propri piani edilizi o 
addirittura le proprie proposte 
urbanistiche. ignorando. nel 
rromento stesso nel quale \ i e -
ne chiesta I'istituzione dei di-

menticare la situazione di pattenza e il tipo di ostacoli 
sterna universitario in Italia. Cio che in ogni caso halza 
no nazionale universitario. Infatti. mentre da una parte 

partimenti. le fondament.ili ca-
ratteristiche interdisciplinari 
— oltre i confini della Kacolta 
tradizioiiiile — degli stessi 

II momento attuale e. in pro 
posito. parlic-olarmente impor 
tante. Non >olo per la contem 
|)oraneita della discussuuie del
ta legge c-dili/ia e della leggo 
di riforma universitaria. ma 
anche per la prossima «caden 
za di elaboiiizione dei primi 
piani regiuuali di sviluppo eco 
nomico. E' (jue.sta una occa-
sione nella quale una serie di 
proposte regional) possono es
sere poste co:item|)oriine;imen 
te al vaglio di una discussione 
a earattert- nazionale. Ma so 
prattutto e una occasione per 

h u e una buona volta un a ecu 
rato censimento della situazio 
ne di ogni singula Universita. 
una lecensione eli tutte le ini 
ziative edilizie in corso. un 
esame se i io della conseguen 
/a cle-lle s tesse alle proposte di 
rifoima II primo progctto di 
piano regionale presentato al 
la discussione pubblica. quello 
lombardo. elucle del tutto il 
problema: ci auguriamo che lo 
esempio sia additato soltanto 
come modello negativo. 

Novella Sansoni 

/ precedent! articnli sonn sta-
ti pubblicati il 12, l'J e 21 mag-
(;io. 

la scuola_ 
L'lSPETTORE SCOLASTICO 

Non importa che sia 
il migliore, 

purche sia «sicuro» 
Una situazione scandalosa che consente il conferimento del-
I'ispettorato a scopi clientelari e di sottogoverno - II pro-
getto minisferiale rafforza in realta la discrezionalita 
della scelfa — Le proposte della Commissione d'indagine 

Gli studenti della Facolta d'lngegneria di Roma durante una 
c lezione » tenuta al Colosseo per protests contro la mancanza 
di aule 

Do un anno e tnezzo circa 
3MU ciiretton dnlatttci se^iumo 
can tiepuiuztone ialtalena eli 
nolizte riijuurdunti le prumozio 
m a ispetloie scolastico. den-
naw 1966: si cumtnaano ad e.sa 
minare i fascivoli personali per 
le promozioni con il vecchio 
melodo del merito comparative. 
In aprile tutto si ferma c si 
parla di un concorso per titoli 
ed esami consistenti in una 
prova scritta di leaislazione 
scolastica e in un colloquio. A 
settembre si riparla c/i 70 
scrutinati con il mento com 
parativu. A novembre si e pro 
ceduto alia valutazione dei ti 
toh e delle pubblicazioni e si 
precisa il numero di 66 promo 
vendi. Cennaio Wt!7: il governo 
presenla un disegno di legge 
per il concorso a ispeltore. Da 
allora ad ogqi conferme e 
smentite si susseguono a getto 
continuo fino a far perdere il 
conto. 

Una cosa, intunto. e certa: 
lo scrutinio per merito compel 
rativo ba fatto il suo tempo. 
Ecco. in breve, cotne ba fun 
zianato finora il meccanismo 
delle promozinni ispettire. II 
('onsiglio di ammmistrazione 
del Ministcro della I'ubblica 
htruzione <ie-pe;/»e' tra i direttori 
didaltici con una anzianita non 
inferiore a I anni. per merito 
comparativo a scrutinio segre 
to. i nuovi ispettort. La scelta 
dovrebbe avvenire sulla base 
delle relazioni dei Provvediton 
agli studi. ma la mancanza di 
unijarmita del metro usato nel 
giudizio costringe a ripiegare 
su criteri piu oggettivi come i 
titoli di servizio. i titoli di cul
tura e le pubblicazioni e, so-
prattutto. I'anzianita di servi
zio. sebbene questo ultimo ele-
mento. secondo la legge. possa 
essere fatto valere soltanto in 
caso di parita di merito. 

In pratica. lunico elemento 
di valutazione non alterabile e 
strettamente oggettivo e pro 
prio I'anzianita. tanto e vera 
che fino al l'.)fi'2 non era stato 
promosso ispeltore nemmeno 
un direttore cut rato in ruolo 
dn\M il VJ42 II quadnennio di 
anzianita minima nene dilatato 
in rcalta ad un ventennio Ke 
del resto si puo son*ntameiite 
pretendere che un organo pret-
tamente amministrativo p^s*a 
fare delle scelte lecnico peda 
gogiche in base alia valutazione 
di pubblicazioni scientifiche che 
non e oggettivamente in grado 
di giudicare. 

I Purlroppo. al criteria dell'an 
I zianita si accopp'm quello della 

LE RIVISTE Cooperazione educative 

Una storia per «grandi 
e una per bambini 

» 

II numero ~.i 4 eli Cooperaz.or,e ; I«M eii lavoro. non ^ n / j p.is-are 
ee/ucatiro cor.tiene gli atti del • per mtertezze e momenti di cn- i 
Convecno di Torino i-U cennaio ' A Tonne) c > *!ato non -o!o 
scor.-eM sulla didaitica della sto- j i'apporto dei r**lago2iMi piu vi 
na II mminxnto di ("exipera 
zieine educativa \ i aveva }iia de 
riicato doe conveiini A Pc-cara 
nc! setterr.bre toor^o era st.ito 
affrontaTo il problems dei * con 
Cftli » 'HIIKI oa pour Jr.utiirre 
in termini di.iaitin e della deii 
nizione ei«-lla ment.ilita -tonca in 
quan-.o sia po^-~ibi!e fornvarla nel-
I'alunno della .-«. wola obhlica'ona 
ponerh'ioj:;! t»>rj-,piti tii ricerca e 
f«»rnendoCii -JII ^:r;iTer.!i adatti 
Kra inevitable cfie una riel!e ri 
chie~te fo-.-e <j,;«-lla rii tra^for-
m.ire comp'etamtnTe te-:i e pro 
grarram: ptrthe. ad c-cn-p.u. in 
stauire 1<« chimera di un in-e 
tfo tp't-ntu -t!:r;^o •: J.il.c .,:.-."! 
at irirpi r.o-tri >. a pane la - ia 
imrK^-ihiiita <e la storia -i -:n 
dia in »ei anni dalla terza e!t-
mentare alia tcrza nx-dia e ti.tti 
devono andare ;»er It-gce a scuola 
fino a quattordici anni? Inoltre 
la di*cussior,e ebbe ad ocge:to la 
preparazione r!el matenale. che 
doveva andare da una gamma 
di document i fino ad una vera 
e propria bihlioteca di lavoro 

Ln secondo convegno. sempre 
a Pescara. fu centralo sullirtilita 
di un matenale € smontabile e 
montabile». ad esempio bbn a 
pagjne trasportabili. da servire 
come documentazione. da un arg<y 
mento ad un altro. 

Fin qui si e trattato di un 
boon lavoro di gnippo, com'e nel 
co<tume del MCE. da parte di 
insegnanti impegnati nel tcnta-
tivo di tradurre in pratica ipo 

i al movirrcTito 'l.a,x>rtrf e Ma 
ria Cord a l"n-.!a> e di uno p-i 
co.'oco (IVtter). ma ^nthe eii urm i 
-:i>rieo (iuido Q.iazz.i. del inaci 
-tero rii Torino Da! pur.;o di vi 
-"a n<;i<«lo;in::c<». cio -limitica che 
-i t I.noraio nella iii:»-7ior.e di 
queila che- e d'lsncabile divcnti 
!a didattica del futuro :iro<Mrr,if 
j->ii\4i a n elabora7ionc. e ien-. fatta 
<iiva la*cri:ic.» iie!!r »-cuo'e 
nt:o\e » alia ncid.i rirjarti/tore 
|vr maierie in'e-a in «̂ n-o 
<• ad.ilti^tico i. la-ci-'o larpo ;M» 
-:o all im/ia!iva <i« iili aiunni e 
alia C<KU* 7ion<- (ieil.i cono-crnza 
itKt.e coiix- rirerca e -eerx-r'a. 
-•. • • . n . j ! ; i n o :: ; ; : ; : . . . ; : t 
<n:ni iii-<ip.in.i fia ia ~ua n»!<> 
.i.i.e-jia. il -uo lmg-ias:eio. 1 îi«>i 
:roh,e-mi e che ne!l in-« cn.iiv.e-n-n 
noll'apprendimento e nella n 
circa scolastica si rieve pre^cin 
ri--re il mono possihiie daK'ade 
vione a quel Imguaggio. a quella 
rretodo!oi!ia e a quella prohle 
nvatica 

Nel campo della storia. cioe. 
il contnbuto dello stonco d e v e s 
«ere determinante, come quello 
del matematico nel campo della 
matematica. del fisico in quello 
della fisica e via eticcndo Ne-I 
ca«o in questione. in«omma. bi«o 
ena in^egnare e imparare della 
vera storia. non una storia bam 
bna (si trova ancora qua e la 
chi vorrebbe ndurre la storia 
nelle elementari a leggende e fa-
vole. e chi scrive disinvoltamente 
nei hbri destinati a ragazzi ita-

liani del 1DC7 che la storia e 
il race onto del lun^o cammino 
timann per raggiuneere tl re»:no 
di l>:o>. ma della sjona in cm dell'npwione pubblica scnlasti 

ca piu quahficata e democrati 

discrezionalita spmta fino al-
'.'arbitrio. Trincerandosi dietro 
una lobelia segreta — HHCI em-
torevole nvista magistrate ha 
parlato della possibilita che hn 
il Consiglio di ammmistrazione 
dt disparre « senza che alcuua 
norma lo statuisca. di almeno 
20 punti da attribuire a quet 
candidati che il Consiglio stesso 
ritienc piu meritevoli » — il mi 
nistro. attruverso il Consiglio. 
si garantisce una schiera di 
ispetlori fedeli. costruiti su mi 
sura, il cui unico titolo di me 
rito e spesso una ultravenlen 
nale prassi di ossequio c defe 
renza alle direltive superiori. 
Al principio della scelta dei 
migltori si sostituisce quello 
della conpiazione dei mediocn 
ma « sicuri ». come e provato 
dai fatto che nella ultima « in 
fornata x> di nuovi ispettari. ri 
salente a due anni fa. furono 
promossi elementi sprovvisti 
persmo del titolo di cultura rap 
presentato dalla vincita di un 
concorso magistrate, per non 
parlare di quello direttivo. Ov-
vera da maestro a ispetlore 
scolastica per grazia dall'allo 
attraverso leggine. retrodata-
ziani. graduatnrie permanent!, 
concorsi riservati speciali, ccc. 

Vna recente interrogazione 
purlamentare ha gettato uno 
squarcin di luce su una situa 
zmne che ha fatto parlare di 
una « federconsorzi della scuo
la » Sella provincia di Catan 
zaro gli ispettorati scolastici 
pnvi di titolare tnnr tre. Cro 
tone. Vtbo Valentia •> Nicastro. 
A Crotone iincaru- > e stato 
conferito ad un consigliere e 
assessore provinciate dc, presi-
dente diocesano dell'Azione 
Cattolica (anche se sprotwisto 
di laurea): a Vibo Valentia. pri
ma ad un consigliere e assesso
re provinciate dc. pot ad un al
tro dirigente demacristiano, vi 
cesindaco di Vibo e presidente 
diocesano dell'AC: a Nicastro. 
ad un consigliere e assessore 
provinciate dc, anche lui. natit 
ralmente. presidente diocesano 
dell'AC. In altri cast la promo 
zione ispettiva e occasione di 
condizionamenti o patteggia 
menti politici. Tipico 6 il caso 
si/rec.sso in una provincia men 
dionale dove due direttori pa 
loppini elettorali di due diversi 
parlamentari una prima volta 
sonn stati bncciati ed una se
conda volta promossi entrambi. 

Attraverso I'incarico ispettivo 
nelle circoscrizioni vacant l. 
conferito a discrezione del 
Provveditore. lamminislrazione 
scolastica — non si dimentichi 
che da oltre died anni il settore 
della scuola elementare e inin 
lirrntlntnirni? in mnnn a linn 
stesso sottosegretario. oggi di 
fatto il vero ministro della 
iMruzione primaria — si assi 
cura sempre nuovi esccutori e 
controllori di provata fede e al 
tempo stesso precastitutsce a 
favnre di costoro. mediante lo 
mranco. titoli di preferenza 
per le future promozinni_ \'on 
e'e da meravigliarsi. allora. se 
vi e tutto Vinlere^e a lasciare 
privo di tttolari il maqgior nu
mero possibile di circoscrizioni 
per poter giostrare elettorahsti 
camente e clientelisticamente a 
proprio piacimento sul conferi
mento dell'incarico. 

Di fronte a questa scanda 
losa situazione di sottogoverno 
e dietro le pressioni unanimi 

rade^uaniento alia pMcnloSia de 
--iii a:urini non si tradia-a in un 
di-edi*ralivei pargoleggiare. 

(}:i.iz/a ha introdoMn sin • ce>n 
<*Tt| >_ supli f -cheiri di svi 
!'i;i[)0 •». sulla dinaniica in'erna al 
ii-eor-o slot n o cor.ieiuporaneo 
•u!la p<is-ibi!i!a che la -ton.i 

I neil.« s< ,rf,:fl rirM'obblico .ic-q .I~TI 
'(Ut'Ila f::n/n»ne formative che in 
fii^ido non ha mai avnTo. il che-
riehierie cr.e -ia interpretata e 
-tiidiata i conie dr \e e-«ffe in 
'eipretara e sturiiaia. cioe ro'i,e 

;>- r i i»tid I T C li>»ta !iee-",ir. 
I uorro -iniiolo al lif«:-ro -viluppo \ 
t'.x-Wv proprii- » n< rCie altr,:\e r<o ' 
:l ld» ro .-viU.;>,x) .iti.t- iiierg.e . 
li tutti I I 

Xnet̂ e Pt-tter ha in-errir il «i.o • 
• h-corso in una pro-p*-tiiva e-da 
cativa in s<>n>-o la!o. sen/a teem 
cismo. mostrando coir.e alcnni 
problemi Criguardantt la tecnica. 
la schiavitu. la hberta politica. j 
la hberta rehgiosa. i fatti poli
tici che hanno avuto portata so-
ciale ecc ) possano e«scre atTron 
tati a partire dai pnmi anni del 
I'elementare in un inicgnamento 
stonco che si prononga di favo 
nre il superamento deU'ecocen 
trismo in tutte le sue manifesta-
zioni (egocentrismo dei valori. in 
tolleranza ecc). 

II lavoro continua e il MCE 
fa appello a tutti gli insegnanti 
percne collaborino al suo svi
luppo. 

ca. il ministro si e deciso a 
presentare un progeito di legge 
che ftngcndn dt abolire il me 
rito comparatiro in realta raf 
Uirza la ducrezmnalila della 
scelta che ora non viene nem 

j meno piu matcheraia dietro 
I d piraientr, dcll'apparente 

* ohettii ita > del Consiglio di 
! nmrnini.vfrncione. // proqetto 
j qorcrnativo precede, infatti. un 
| cor.cor^o per titoli ed esami ar 

twolati in una relazione che 
illu^tri In nttirila personate 
wolia nella dirrzione didattica 
e in un collf>qitio, intorno a qe 
nenn temi di psicologia. peda 
gogia. didattica e organhzazio-
ne. storia della scuola. che por
ta dalla suddetta relazione. 

Sulla base di una relazione di 

Giorgio Bini 

j ouloincpn.sonien/o - chi qaran-
i tisce che risponda a verita? — 
j scritta a casa — o fatta scrire 
j re su commissione — e di vn 

colloquin orale legato ad essa. 
I per mezzo di uno commissione 
j nominala dai ministro stesso. 

riene soppressa ogni esigema 
di giustizia ed obiettivitd e 
viene istituzionalizzato il prin 
cipio della ehiamata fidueiaria. 
Inutilmente la 111 sezione del 
Consiglio supcriore della pub
blica istruzione si e espresso 

aH'unanimitd in fat ore del con-
cat so per esami. cosi come lo 
SSASK. il -indiicato inatiisliale 
latco, runtime nazionale dei 
direttori e ispetton, I'.l.s.vocia 
zione dei direttori di Sapoli 9 
provincia attraverso un refe
rendum a em hanno partectpato 
112 direttori pronunciatisi per 
i/ . W P in favore della promo-
zione per soli titoli ed esami e 
per il .Wi IN favore di una pro-
mozione per la meta dei posti 
per soli titoli e per I'altra meta 
per titoli ed esami 

Ma non basta esigere un se-
rio concorso per esami cite ri-
specchi ieffettivo merito dei 
concorrenti F necessario pro-
cedere alia ri forma dell'ispetto 
rato scolastico oggi ridotto a 
tramite burociatico fra le dire 
zioni ed i provveditorati e privi 
dt qnalsiasi atitonnmia e fun 
zione didattica e ctilturale nella 
scuola. Occorre muovere dalle 
critiche e dalle proposte delta 
Commissione d'indagine - com 
pletamente scorn parse nelle I-i 
nee Gui — per siiperarle se e 
il caso ed andare oltre 

L'ispettorato scolastico rinr-
gamzzalo in tin organo provin
ciate colletpale. can fiinzioiii 
tecniche di tupervisione. ant 
mazinne. stimolo. impnlso e 
coordinamenln delle attivita ill 
datttche e pedagogtche della 
scuola (agqiainnmenUi degli m 
segnantt. sperimentazioni did'it 
tiche, rapporti con qli enti lo 
cati e la camunitd. program inn 
zione su scala provinciate c m 
terprovinciaie. ccc ) . si puo 
idealmenle collocare at centra 
di un quadrilatern i cm vertici 
sono gli istttuti di pedagog'a 
dell'Vniversita. I'lstittito nazio 
nale della ricerca pedagogica, 
Iamministrazione scolastica e 
la scuola di base -\ttrarersn es 
so dovrebbe *riltipi>>irsi mi pro 
ficuo ed indtspcn.'-ahilc scamhm 
a doppio sen<n t nsultati della 
ricerca scientifirn - pedagogi 
ca. psicnlnqtca e •soctolnqica — 
dall'Univcrsiii, r il-nili istituti 
di alia allium 'ilia *fitnln: e m 
direzione 'wo<>-in 'c esiqeuze e 
le esperien'e ran rete erne? 
qenti dalla run tirattca scola 
stica 

Solo in qw.ytn iruidrn si puo 
parlare di i>n '"i'n n concorso 
il quale win > r:\'ilra nel raf-
forzameniii <h una struttura 
gerarch'ua rd aulontaria. fan-
data su una pirannde di con 
trollori cnntrollati e di modera
tor'! piu che di annnatori e can-
siglieri pedaqnoici ma apra 
la via ad un rente i>rocesso di 
democratizz'izione delta scuola 
elementare 

Fernando Patondo 

II 29-30 g iugno 

A Rcrnc* i l 
I Congresso 
1 stroordinario 
! dell'ANPUl 
1 II prof. Gabriele Giannan-

I toni, presidente dell'Associa-
zione dei professori univer-

Is i tar i incaricati, ha rilasci*-
to la seguente dichiarazi»* 
ne: « II XV I I Cor.gresso del-

| I 'ANPUI, tenuto in Milan* 
nei giorni 9-1011 giugno. 4 

1 stato un Congresio di par-
ticolare importanza e di non 

Icomune impegno I problemi 
discussi e le prospettive • 

Iiungo e breve termine ch« 
si sono confronlale hanno 
messo in luce non solo una 

I decisa opposizione al dise
gno di legge 2314, nel testo 

I che la Commissione P.I. del
la Camera sta elaborando, 

, ma anche una linea di rin-
I novamenlo e di mahiraziont 

culturate e politica che ha 
I profondamente impegnato 
' tutte le delegaiioni. 

I c Proprio per giungere ad 
una piu precisa e compiuta 

Ideterminazione di tale linea, 
il Comitato Centrale eletto 
dai Congresso, ha deciso al-

I I'unanimila che venisse con-
vocalo al piu presto un nuo-

I vo Congresso. fissandolo per 
i giorni 79 30 giugno e st«-

Ibilendo Roma come sede. 
t Un Congresso cite e sin-

tomo non solo di vitalita t 
Id i presenza quindi, ma anche 

del desiderio e della volonta 

I di deflnire una linea unita
ria piu approfondita, di cui 

• esistono tutte le condition! ». 
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