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Lunedi 202 mila giovani 
cominciano gli esami di Stato: 
100 mila i liceali e i magistral! 
102 mila i tecnici 

MATURITA 
le cabale non servono 

Si lira ad indovinare il fema d'italiano -1«magnifici sette»della 
lelterafura e le domande ricorrenli - Una prova ancora fondata sul 
nozionismo che non consenle un crilerio sicuro di valulazione - La 
formazione culfurale dello sludenfe e il vero problema da risolvere 

Ad entrare ncgli ingranaggi 
della macchina per gli esami. 
lunedi prossimo. saranno circa 
202 mila ragazzi. Candidati al 
la maturita (classica, scienti
fica e artistica) e aspirant! 
maestri non raggiungono. tutti 
insieme, il numero dei candi
dati alle abilitazioni tecniche: 
100 mila sono infatti i liceali 
e i magistrali: 102 mila i tec
nici. In tre settimane di prove 
icritte e orali. centinaia di 
commissioni li passeranno al 
vaglio tutti: poi per molti di 
loro saranno aperte le porte 
della Universita. almcno in 
teoria. 

L'< incognita degli esami >: 
oramai la chiamano tutti cosi, 
la prova finale. E' una espres-
sione che tutti si sentono di 
sottoscrivere, bravi o meno 
bravi, furbi e sprovveduti. ot-
timisti e pessimist!. L'esame 
e un'incognita: vale la pena di 
meditare sulla fortuna di que-
sta definizione. per capire co
me e nata e fino a che punto 
corrisponde a verita. Agli oc-
chi dei piu. gli esami di Stato 
non appaiono come la logica 
conseguenza di trcdici anni di 
studio, ma come una prova 
che pud, di colpo. annullare 
tutte le esperienze trascorse. 
una battaglia per la quale vit-
torie e sconfitte passate hanno 
poca importanza. 

Esiste un metodo valido per 
afTrontare serenamente Tin-
cognita? Alia ricerca di questo 
sono volti gli sforzi di tutti: 
studenti. gcnitori. insegnanti e 
chiunque deU'argomento si oc-
cupi. E*. a parer nostro. e Io 
diciamo subito. una ricerca 
falsa, suscitata da un falso 
problema. Perche ce ne occu-
piamo allora? Perche e questo 
costume, oramai invalso da 
anni. che mette a fuoco e che 
fotografa una situazione ora
mai sempre piu difficile da 
giustificare. 

Per quanto assurdo possa 
sembrare. la preparazione — 
cioe il livello culturale e in-
tellettuale raggiunto dal gio 
vane dopo tanti anni di studio 
— finisce. alia vigilia degli 
esami. con il diventare un dato 
da prcndere in poca considera-
zione. quasi da trascurare. 
« Uno pud anche essere prepa-
ratissimo — e la frase piu co-
mune che si sente dire — ma 
se... > e comincia a questo 
punto l'enumerazione di altri 
fattori, in genere fondati sul 
calcolo delle probability e su 
una sorta di c galateo degli 
esami >. una serie di consigli 
sul comportamento da tenere 
davanti alia prova. Significa-
tiva. da questo punto di vista 
e stata I'inizialiva di un selti 
manale italiano che < non po 
tendo ovviamente prevedere il 
futuro > cerca comunque di 
indovinare quale sara il tema 
di italiano del 3 luglio pros
simo. Prendendo in considera-
zione i temi assegnati negli 
ultimi died anni — e perche 
no vend o trenta a questo 
punto? — escludendo quelli 
della sessione autunnale, pun-
tando infine solo su quelli let-
tcrari la Inchicsta dimostra 
che cnella scelta degli argo 
menti il ministero concede 
sempre le sue preferenze ai 
magnifici sette della nostra 
letteratura >: vale a dire Dan 
te. Foscolo. Manzoni. Lcopardi. 
Carducci. Pascoli e D'An 
nunzio. Forza ragazzi, di qui 
non si scappa: eccovi una bella 
cabala su cui puntare. 

Per gli orali. la questione * 
on tantino piu difficile: se lo 

e un'incof nita, U prova 

orale e la grande incognita 
deU'esame. «Assistere agli 
orali — ci conforta sempre il 
settimanale in questione — e 
pratica consigliabile perche 
scoprirete quali sono le do 
mande cui il commissario. per 
stanchezza, per routine o per 
personale predilezione. torna 
piii spesso ». La miglior cosa, 
certo. sarebbe sfogliare anni 
e anni di verbali d'esame per 
riuscire a stabilire quali sono 
le domande piu probabili. Non 
e uno scherzo: il solito gior-
nale promette, la prossima set-
timana, un altro servizio su 
< le domande (e le risposte) 
che gli esaminatori rivolgono 
piu frequentemente. Pubbliche-
remo i verbali di numerosi 
esami orali degli ultimi anni >. 

L'iniziativa di quel settima
nale non e affatto da pren-
dere sotto gamba: il ministro 
dovrebbe leggerla attentamen-
te e pensare a quale successo 
di mercato essa avra. per 
avere I'esatta misura della 
bassa considerazione che gli 
esami di maturita si stanno 
meritando. 

Sorge spontanco il paragone 
con un celcbre dramma co-
mico di Jonesco, La Lezione: 
il dramma di un'allieva che 
ha conseguito la maturita 
scientifica e letteraria senza 
saner con tare le dita di una 
mano. ma che riesce a dire in 
un battibaleno c quanto fa 
757 milioni 998 mila 251 molti-
plicati per 5 miliardi 162 mi
lioni 335 mila 508 > c E ' sem-
plicissimo — spiega poi al pro 
fessore che la sta esaminando 
— sapendo di non poter fidare 
del mio ragionamento. ho im-
parato a memoria tutti i ri-
sultati possibili di tutte le mol 
tiplicazioni possibili >. 

Non siamo ancora all'assurdo 
di Jonesco. Ma. il paragone 
rcsta valido perche il nozio
nismo e. di fatto. I'unico cri-
terio di fondo che rimane alia 
base degli esami di maturita. 
Non 6 colpa deU'esame o 
degli esaminatori: la colpa e 
della scuola che li precede e 
che non e riuscita ancora. no-
nostante gli sforzi di brat'i 
professori — e sono tanti in 
Italia — a trovare altri cri-
teri di «riistribuzione della 
cultura». Non ci sentiremmo 
insomma di sostenere che la 
maturita di un giovane e oggi 
sempre valutala sulla base 
delle nozioni. delle date, delle 
cifre, dei nomi, dei fatti che 
egli ha ficcato nella memoria. 
Non e vero. E* esatto pert dire 
che a questo I'attuale organiz-
zazione scolastica lo prenara. 
che a questo tutta la scuola 
superiore lo abitua. che su 
questo la stessa scuola e 
fondata fl sistema si ritorce 
anche contro chi si adegua. 
anche contro chi accetta su 
pinamente questo stato di 
cose. Ci sono ragazzi che 
vanno all'esame con una quan 
tita veramente cospicua di no
zioni in testa: agli esami si 
trovano davanti a professori 
intelligent! che ccercano di 
farii ragionare t e che. natu 
ralmente non ci riescono. La 
prova si rivela un fallimento 
* E' successo a me — diceva 
quasi indignata una studen 
tessa intervistata in propnsito 
alia TV — e quest'anno. dopo 
la prima bocciatura. ho cer 
cato di e vita re una prepara 
zione nozionisttca lo personal 
mente mi sento piu matura: 
ma chi mi assicura che que 
st'anno. allesame. non mi Ira 
vero davanti a un professore 
di altro tipo. ad un profes
sore " nozionistico "7 E al

lora? ». II problema. rove-
bciato presenta le stesse in-
cognite. 

Allora altre cabale. altre 
indagini parallele aU'esame, 
altri espedienti, che con la 
maturita deU'allicvo non hanno 
nulla a che fare, ma che 
« aiutano >, Le signore della 
buona borghesia rotnana spen-
dono migliaia di lire in interur 
bane con 1'onesta intenzione 
di s ape re dal bidello della 
scuola di C. < come la pensa » 
i! professor X presente nel 
la commissione d'esame che 

dovra giudicare i loro figli. K 
poi aggiomano e rivedono in 
base a nuovi criteri la prepa
razione dei ragazzi. 

Tutto cio e ridicolo. ma vero. 
Purtroppo. Per questo gli orali 
degli esami di maturita diven-
tano un supplizio sempre piu 
doloroso. sempre meno utile. 
ai fini di una scria indagine 
sulla maturita o immaturita 
degli studenti. In generale 
buona meta deU'esame passa 
nella vana ricerca di un lin-
guaggio comune. di un criterio 
unico di valulazione: e i primi 
ad essere interrogati finiscono 
per fare da cavie. Perche la 
crisi del vecchio Iiceo e diven-
tata oramai confusione, torre 
babelica. entro le cui mura 
finiscono con 1'essere prigio-
nieri un po' tutti. E 1'incomu-
nicabilita dilaga e travolge 
candidati ed esaminatori. 

Per questo dicevamo al-
l'inizio che la ricerca di un si
stema per affrontare serena
mente gli esami e. a nostro 
avviso, un falso problema. II 
problema vero da risolvere e 
quello dell'intera preparazione 
culturale del ragazzo. Solo 
una scuola nuova potra por
ta re, al termine dei lunghi 
anni di studio e di ricerca, a 
criteri non equivoci di valuta-
zione. E anche quella nuova 
scuola avra bisogno di lunghi 
anni di snerimentazione: per 
questo e urgente realizzarla. 

Ci accorgiamo a questo 
punto di aver dato ben pochi 
consigli utili. subito. fra tre 
giorni. ai 202 mila giovani 
che hanno tutti. chi piu chi 
meno. «paura degli esami >. 
Abbiamo perd cercato di spie-
gare quali sono le vere ra-
gioni. le radici della loro 
paura. E' il modo migliore 
per aiutarli. Per il resto. una 
sola raccomandazione a tutti: 
non riducetevi come I'allieva 
di Jonesco che aveva finito con 
I'imparare a memoria tutte le 
possibili operazioni e tutti i 
possibili risultati. Fidarsi del
la memoria e bene, ma fidarsi 
della capacita di ragionare e 
meglio. Pud darsi che questo. 
nnnnstante tutto. resti ancora 
un criterio valido. 

Elisabetta Bonucci 

la scuola 
Dal 1970 aumento «naturale »: 
circa 1'1% alPanno invece 
del 6,7% degli anni passati 

Tendono a ridursi 
le leve 

di studenti 
La pressione delle iscrizioni e stata finora la mol-
la essenziale dello sviluppo — La riduzione del-
I'incremento demografico e la prospettiva del 
completamento dell'obbligo rendono attuali nuovi 
problemi: tempo pieno e scuola dei 15-18 anni 

Le le\e scolasttche tendono 
a diminuire per effetto della i i 
du/ione dei tassi di natalita e 
In scuola dovra pmvvedoie. 
nei prossimi anni. a un nu 
inero piu limitato dj mime 
iscrizioni. II graduate (sebbeuc 
ancora lento) completamento 
della scuola dell'obbligo — ci 
av\icineremo a una scolarizza 
zione totale nei prossimi due-

LE RIVISTE riforma della scuola 

Istruzione media superiore: quale riforma? 
A una societa in sviluppo e a una popolazione scolastica sempre piu diverse da quella fradizio-

nale non si pub continuare ad offrire ordinamenti e contenuti preisforici — II prolungamento 

dell'obbligo e il « diritto alio studio » — Proposte articolate ed aperte — Le soluzioni possibili 
La rwista Riforma della scuola 

ha dedicate un numero speciale 
(maggiogiugno. L. 600) al tema 
delta rijorma dell'istruzione se-
condaria superiore. * II tempo 
stringe — sottolinea I'editoriale 
— non solo per le ragioni contin-
oenti e immediate del raccordo 
con la rijoima gid avvenuta (e 
da portare avanti!) nell'istruzio-
ne obbligatoria e deU'ormai pros
simo scadere di una legislatura 
vanamente promessa come la le
gislatura della scuola. ma anche 
— sopratlutto — per la ragione 
di fondo che & ormai tempo che 
il paese prenda seriamente co-
scienza del fatto che a una so
cieta in sviluppo (per quanto con-
traddittoriamente) e a una popo
lazione scolastica sempre piu di-
versa da quella tradizionale non 
si pud piu continuare ad offrire 
ordinamenti e contenuti di una 
istruzione ormai irrimediabilmen-
te preistorica ». 

Si tralla. allora. d\ approfon 
dire ed allargare un dibattito 
che interessa tutta la societa e 
die per troppo tempo & rimasto 
confinato in ambiti specialistici. 
non riuscendo a incidere in modo 
sostanziale. 

Alio sviluppo di questo discus-
sione Riforma. appunto. da oggi 
un ampio. positivo contributo 
€ ...Non guardiamo — e delta nel
la nota redazionale Unita delle sl-
nistre per una riforma imovatri-

ce — alia scuola di utopia o del-
I'avvenire, alia migliore delle 
scuole concepibili, ma vogliamo 
la scuola di qui e di adesso. la 
scuola degli anni '60, capace di 
influire davvero sulla direzione 
di sviluppo della societa e della 
coscienza pubklica. Per questo 
pensiamo ad una proposta che 
rappresenta insieme una scelta 
avanzata ed attuale. un chiaro 
punto di riferimento e di con-
fronto, una valida ed aperta piat-
taforma di lotta per tutte le for 
ze di sinistra >. 

Alcuni punli fermi sono comu-
ni a tutti i collaborators: il ri-
fiuto delle proposte elaborate da 
Gui: la richiesta di un prolunga
mento fino ai 16 (e. in prospet
tiva. ai 18) anni dell'obbligo sco-
lastico: la consapevolezza della 
necessitd di condurre una forte 
battaglia per il diritto alio stu
dio e per garantire la mobilita 
(orizzontale e verticale) degli 
studenti e la completa libera liz-
zazione degli accessi all'Univer-
sitd. 

E" nalurale che tutte le voct 
(piu esattamente: quasi tutte) 
mettano in rihevo I'esigenza ge
nerale di pervenire al massimo 
di unita possible ai lirelli delle 
strutture e degli indirizzi. con
tro il prmcipio della differenzia 
zione nella gerarchia che ispira 
invece (come nota Francesco 
Zappa) le scelte burocratico con-

servatrici del ministro della P. I., 
della DC e del governo di centro-
sinistra. Ma quale e. oggi. il 
massimo di unita possibile? Ri
forma prospetta due diverse so
luzioni: a) un unico tipo di scuo
la con diversi indirizzi. ognuno 
dei quali consenta una specifica 
uscita professional dopo 5 anni. 
un'uscita professional piu ele-
vata dopo un corso universitario 
e uscite piu ravvicinate dopo 2 
o 3 anni: b) due tipi di scuola 
(tecnico professional e liceale) 
con una cultura generale fonda 
mentalmente unica e con diverse 
culture speciali. 

Ovviamente. ci sono argomenti 
a favore sia dell'una che dell'al-
tra soluzione. Zappa, per es., scri-
ve: * ...strappare Vislruzione pro-
fessionale al suo isolamenlo. al 
suo ruolo subaltemo. al controllo 
prevalente deU'iniziativa privata. 
realizzando una unita articolata 
tra istruzione professionale e 
tecnica: ed insieme abhattere il 
privilegio del liceo classico. sven 
tare derinitivamente la congiura 
di Cicerone, liquidare fl panlati-
nismo Per realizzare questo se 
condo obiettivo la soluzione che 
mi sembra abhia piu forza cul
turale e politico e quella di un 
liceo unitario opzionale. artico-
lato in un indirizzo classico. uno 
scientifico ed uno di scienze so-
ciali... Naturalmente prospettare 
per la riforma demncratica delta 

istruzione media superiore. dopo 
cento anni di pseudo-riforme, la 
articolazione in due campi, licea
le e tecnico-professionale. corri-
spondentt a diversi tempi e modi 
di approccio alle professioni. non 
significa in alcun modo difesa 
della " UcealitA " come calegoria 
superiore. significa battersi per 
delle trasformazioni di fondo ri-
spetlo alle strutture e agli indi
rizzi tradizionali, sulla strada 
dell'unita.. B va ancora sottoli 
neato come & sul terreno della 
battaglia culturale. del rinnova-
mento della cultura. che occorre 
indwiduare il nuovo centra edu-
cativo unitario. i caratteri stessi 
della " cultura generale " >. 

La realtd produttiva e le strut
ture professionali — rtteva d'alr 
tra parte Lucio Del Cornd — 
*non possono non costituire 11 
parametro di riferimento costan 
te per I'elaborazione di una 
nuova concezione per la istru
zione secondaria superiore. di 
una nuova proposta pedagogica 
e di una nuova confiaurazione de 
gli ordinamenti > Ebbene: nella 
produzione e nella societd. i ruoli 
sono oggi sconvolti dalla cd'.loca-
zione che la scienza ha assunto 
in esse (* all elementi che supe 
rano il quadro dt una speciahz 
zazione ristretta svolgono un ruo 
lo sempre piu sostanziale Si ha 
sempre piii la tendenza — ripren 
d'amo qui una cilaziont del ve 

ERNESTO CODIGNOLA 

// lungo viaggio» della pedagogia italiano 
Dal tramonto del positivismo al trionfo dell'idealismo — Un brano auto-
critico sul rapporto con il fascismo — La battaglia contro la clerical izzazione 

n a. 4/5 di Scuola e Cittd (193 
pag.. 1800 L.) e mteramente de
dicate a Ernesto Codignola tn SO 
anni di battaglie educative, Vi 
senvono fra gli aJtri Borgtu. Vi-
salberghs. Santoni Rugra. Izzo. 
Jemok). Cives. De Bartokxneis. 
La porta, e contiene alcuni im
portant! document!, tra cut un 
Memrrnale avtobioarafico Codi 
gnola vivente era stato onoraro 
dai collaborator! della sua Casa 
Editnce e da altn studios col 
volume ProjpetliM c probtemi 
dell'educazime (I960) 

Qualche settimana dopo La mor 
te gli era stats dedicata La pri
ma parte del fascicoto del novenv 
bre 1963 della rivista. nel quale 
un profilo del pedagogista era 
tracaato da Lamberto Borghi. 
rnticn non certo benevolo del
l'idealismo. 

Anche da questo fasdooto e as-
sente tl tono celebrativo. opportu 
namente sostitmto da un tntento 
<4onco e cntico: cothxare La fi
gure e I'opera di Codignola tn 
un'indagine su alcuni decenni di 
stona della cultura deUa peda 
gogia e delta scuola. quelli che 
vanno dai tramonto del positivl 
smo al trionfo idealista. dai do 
poguerra al fascismo. al secondo 
dopoguem e all'uIUmo ventenmo. 
durante U quale la sua rivista e 
la sua Casa Editrtce hanno rap 
preaentato una voce di primo pia
no nel rinnovamento della cultura 

1 pedagogica ttaliaoa, opotribuaodo 

in modo determmante a rompere 
ie duusure provincial] in cm 
ideali&mo e fascismo 1'avevano 
ndotta. In tutto questo lungo pe-
riodo Codignola ebbe una fun-
none Qj riBevo. che il fasacok) 
documents offrendo agli studxrsj 
di quest! prob!emi tno>to mate-
rale di conoscenza e nflessooe 

Il centro naturalmente e la 
t nforma » Gentile Son e'e da 
meravi^liars! se non tutu I giu 
1m che si leggooo a proposuo 
dellopera di Gentile «ono di cn-
twa rad:caie Come da sempre 
quello di Borghi e devessere 
queUo di chi affronta « problemi 
della scuola badando al legame 
fra le isttfuzroai educative e la 
soaeta intesa oella sua reaita di 
classe (ad es. Rmo Gentili sen> 
hra pmpenvj ad sccreditare !a 
tesi di un Gentile vittima delle 
mano\Te messe in atto dalla par
te piu sproweduta e gretta dei 
fascist!, e fu quella del resto la 
posizrane che assunsero Codignola 
ed altn ne] difendere Gentile e 
la sua t n forma » contro gli at 
tacrhi degli av\-ersan fa.<cistt ed 
antifa.<Ki<iti): la cosa non deve 
«tupire: non solo dopo la cadu 
ta del fascismo per esemp:o du 
rante le discussiom alia Cost! 
tuente. ma anche negli anni sue 
cessivi. c e stato chi ha ritenuto 
non fascist! t prowedimenU sco-
lasttd del 1923 e e'era e e'e chi 
distingue Gentile e 1'attualisnio 
dal fascismo. e non solo da quel

lo becero a la Starace. e spinge 
questa distinzione fino a coodan-
nare i'uecisione del filosofo da 
parte dei GAP fiorentim. 

Santoni Rugra traccta la sto-
na della maturauone culturale 
di Codignola dalle prime simpa 
ue per ranarchismo aH'emergere 
deilauennooe per il fatto reli 
g:oso. all'acco^tamento all attua 
Iismo alia po-iemica antipositivi 
stica. alio studio dei problemi 
merenti la preparazione magi 
strale, alle vicende del < fascio 
d educazione a che pot fini col 
confiture nel fascismo. alia fon 
dazione delle sue riviste (di cui 
trattano amptamente anche Gen
tili e Angelo Broccoli, mentre Ci
ves tnforma sulTattivita dell'en-
te di cultura fondato da Codigno
la a Firenze). La vicenda di qua 
si tutti gli attualisti passo attra-
verso Tadesione piu o meno lunga 
al fascia.—-o. intermediano Gen 
tile. Fu questo anche d caso di 
Codignola. che seppe nscattarsi 
progressiva mente approdando a^ 
lantifasasmo e alia Resistenza 
li suo scntto autobiogranco con 
tiene un pavso che sta fra I'apo 
(ogia e I'autocntica. indubbia 
mente sincero anche se si deve 
respuigere il giudizM sul fasci
smo delle ongini: c^Sono stato 
fascists sino a che mi e parao 
che fl fascismo nella morta gora 
italiana rappresentasse una for-
xa fiovanile, incomposta • vift-

lenta. Ma vigorosa e vitale. su-
scettibile di essere arginata. in-
canalata e trasformata in una 
forza poUUca innovatnee: sono 
passato decisamente all'opposizio-
ne interna e poi aU'opposizione 
lout court, assumendo anche gra 
vi responsabibta persona U. quan 
do mi persuasi che d moto si sta 
va lmpantana.ndo nella reazione 
e ne. brigantag^.o» Poco sopra 
diceva che Carto Ro^selii Gobetti 
e Gramsci erano stati « gh unia 
autentici nvoluzionan costrutu 
vi del pnmo penodo antifaso-
sta > (inieressante nello scntto 
uitroduttivo di Borghi il parago
ne fra gli svduppi radicalmente 
divergent! cne ebbe in Codignola 
e in Gramscj la comune severa 
concezione c disciplinare » della 
educa zione). 

Cara a Codignoia e a tutta la 
cultura democratica e la scuola 
citta Pestajorn di Firenze. da [in 
fondata e per molti anni diretta. 
una realizza zione concreta della 
pedagogia democratica che. come 
s'e detto. egli contribui a far 
coooscere attraverso • Tattivita 
editonale De Ranoiomeis esami-
na. a questo proposito. i rapporti 
fra Codignola e I'attmsmo (sulla 
partecipazione attiva al movi-
mento dell'< Educazione nuova > 
informs • lungo Laporta). e nV 
tiene che debba parlarsj non di 
vero e proprio passaggio a que* 
sta corrente pedagogica, a cauaa 

del persistere di element! ideal!-
stici nel suo pensiero. ma piut-
tosto d'incontro. < La discussione. 
U nspetto delle idee aJtrui. I'u> 
teresse per I problemi attuali. 
Iinsistenza su una cultura che si 
giustifica so t̂anto come presa di 
posizione personale i"il caraUere 
di uomo"). I" ant icon form, smo v> 
no tutti element] d: un auivismo 
certo prescientiflco ma peno di 
forza educativa qua!co5a di ana 
logo a q-je!lo che era stato U 
potsitmsmo etico di Gabelli ri-
spetlo al p:u radical? oositiv.smo 
europeo*. 

Fra gli aitn scntti. unportan-
te ai firu della lotta di oggi quel 
lo di Tins Tomasi su L'mtrodu 
zione dell'insegnamento rehoioso. 
corredato da un apparato di note 
bibiiogfaPiche ais<u vaslo L'in-
segna mento religioso. conclude, la 
Tomasi. ha < nella scuola di tut
ti una pnsizione ed una giustiflca 
cone tnaccettabib o comunque 
divrutibili per chiunque. creden-
te o no veda nella liberta dells 
coscienza una dimensione essen 
ziale della persona e sia dispo 
sto a cerca re per i problemi dello 
spirito e della vita assocista una 
soluzione piu nspondente sll'at 
tuale momento storico». Era la 
posizione deU'ultimo Codignola. 
awersario risoiuto deUa clertca-
lizzazione deUa nostra scuola. 

Giorgio Bini 

dagogista polacco Boqdart Sucho-
dolski: a conclusioni analoghe 
sono perd pervenuti anche studio-
si italiani come, per es., il De 
Bartolomeis — ad allargare il 
gruppo dt discipline che costitui 
scono la base scientifica di una 
determinata projessione. In nu
merosi cast, d'wenta necasario 
inglobarvi discipline motto lonta-
ne dal principale onentamento 
degli studi %). E' proprio questa 
realtd nuova. in continua trasfor-
mazione. che rende inadeguata 
* la proposta pedagogica della 
possibilita di due vie d'acces.io 
diverse alia cultura: la prima 
che porta dal concreto e dal pra-
lico e oiunga all'astrazione e al 
teorico. I'altra che sia principal 
mente deduttiva (anche se non 
si esclude. in sede didattica. la 
sperimenlazione e il confronto 
con la realtd) e che porti al pra 
tico (alia projessione) solo me-
diamente Questa ipotesi e affa-
scinante per una societd arligia 
nale...; e mvece Vipotesi di una 
non-cultura da una parte e di 
una cultura castrata dall'altra. m 
una societa ad alto tvduppo in 
dw:triale. ed oani rinnovamento. 
anche radicate, m sede pedago 
gica piu tpecifica (ad es. per ma 
term o per tipo di scuola. ecc.) 
e didattica. e un bluff... > 

Vitforio Btgliazzi, redattore del 
la rwiita cattolica li Gallo. e 
dello stesso ovtriso: se occorre 
soprattutto garantire «lo masst 
ma posstbilitd dt espansione del 
giovane > e. dunque < non co 
stringerlo a scelte precocx e ro 
vinose » (che awerrebbero sulla 
base di una selezinne socio eco 
nomica e culturale dt evidente 
malrice classista). allora * e tm 
pensabite una pluralttd di istitu-
ziom (e quindi scelte trrerersibxh) 
prima dex 17 IS anm • (questa i 
anche t'opmione di Anatoia Mas 
succo Costa) e iespansione del 
giovane. «senza distorswm pre 
ordinate dalle tstituziom. pud av 
venire alVtnterno dt un unico tstt 
tuto con differenziazioni dt corn 
ortentati». 

Su questa complessa problema 
tica s'tneentrano i par en degli 
sludiosi e dei potitict inlerpeUalt 
da Riforma (manca jnvece. ta 
voce della CGIL. della C1SL e 
dell'UlL che. pensiamo. sarebbe 
Hala anch'essa molio utile): Al 
do Capilmi. Tuilia Careltom. Lia 
Connaldi. Vitlono D Vessandro. 
L'o Giudice. Carlo Sanna Anlo 
rro Sanloii RO-JTJ Angelo Savei 
b. Roberto Telmon Aldo Visal 
bergfii (otlre ai cilati Biglozn t 
Angola Ma<xnco Costa) 11 dt-
*corso rimane aperto. sweUibile 
ii appwfondimenli e di sciluppr: 
non mancherd certamenle t'occa 
none per nlomarvt 

Fra gli aim scntti pvbbticaU 
m questo numero spectale segna 
liamo quello dt Luao Lombardo 
Radice fDall'encicIopedia al sa 
pere. dal fatto sngoto alia cul
ture). Giorgio Ptovano (Possibi
lita di nuove convergenzej. Ren 
zo Stefanellt (Da contadtio a tec 
nico;. Renzo Giannotu (Le scuole 
aziendali m (talis). Giorgio Bin? 
CL'universita per diventare mae 
stri), Fernando Rotondo (La pra 
tica della democrazia) e Vtntera 
lezione pedagogia e didattica 

Andrea Daziano offre uno pnn 
tuale informaztone sulla scuola 
secondarta nei paesi tocuthsU: 
un'interessante nota sulla scuola 
secondaria nei paesi capilalutici 
completa Q fascicolo. 

m. ro. 

lie cinni doi eio\ani lino a 
11 aiiiii — spostii il I'ontru dei 
problemi tli sviluppo di'lhi SCUD 
Li \CIM> nuovi ohbu-ttivi la 
qualitii di'll'iiiscKiiumi'iitn v la 
scuola da lo a 111 anni diven 
gono i probli'ini principal!. 

Circa le leve .scolasticlic « na-
turali» dei prossimi anni al
cuni studi (ISCO. CKNSIS) 
sembrano mettcrci di fronte a 
una situazione nuova Secondo 
il CENS1S (Le strutture forma
tive al im Ed. Fratelli Pa-
lombi) dal 1908 al 1075 il grup 
po degli scolari dai 7 agli 11 
anni aumentera di sole 118 mi
la unila. pari al 2.8 per cento 
in sei anni (esattamente da 
4.152.!)2f> a -1.270 72(1) II gruppo 
dei ragaz/i da 12 a M anni au 
mentera di appona 52 mila u-
nita nei sei anni. Il gruppu dai 
15 a 19 anni. infine, ha rejji-
strato nel 19l»(5 una flessione 
scendendo dalle 4.119.993 unita 
del 19(13 a 4 025.057; scendera 
ancora nel 19G8 per limaneie 
nel 1975 al disotto del livello 
del 19G3: nel 1975 questo grup 
po di eta clara un « gettito na-
turale» di 4.111.1G4 studenti. 

II minore incremento demo 
grafico consente. anzitutto. di 
assegnare agli investimenti 
scolastici — edilizi. per il mi-
glioramento degli insegnanti e 
delle attrezzature ecc... — ob 
biettivi assai ravvicinati nei 
prossimi due tre anni. L'au 
mento della spesa. concentra-
ta sui programmi immediati, 
pud essere risolutiva: ed e dav
vero significative che il gover
no oppunga serie resistenze. 
mentre glj autori del Piano 
quinquennale hanno rifiutato 
di accogliere I'intera «doman 
da * scolastica. Su questa str,i 
da e'e il rischio. per qu.into 
cio possa sembrare parados 
sale, di una riduzione pertvn 
tuale della spesa scolastica nei 
prossimi anni. Infatti fra il 
1951-52 e il 1960 61 il tasso di 
incremento medio annuo de 
gli alunni della media e stato 
del 6.7 per cento, appena su 
periore al tasso medio di svi
luppo dell'eeonomia die e sta 
to del 6.1 per cento in quel pc 
riodo. Finora la spesa scola
stica si e sviluppata sotto I'ur-
to delle richieste d'iscrizione. 
raggiungendo il 19 per cento 
del bilancio statale e i) 4.3 per 
cento del reddito nazionale nel 
1964 

Ma con I'attenuarsi della 
spmta delle iscrizioni. che si 
pud considerare in atto. e il 
suo ridursi tendenziale all'in 
cremento nalurale (per la scua 
la fino a 14 anni a cominciare 
dal 1969-70 circa), appare in 
dispensabile che lo sviluppo 
della scuola assuma altri ob 
biettivi oltre a quello di assor-
bire la < domanda scolastica » 
Questa 6 una questione di oggi. 
perche e gi£ oggi che vengono 
sullevati i problem! della qua 
lita deliinscgnamento. della 
settimana corta (da un anno 
quasi tutte le categone operaie 
hanno chieslo la settimana cor
ta nei rinnovi contrattuali). 
dello alleggerimento dell anno 
scolastico: esigenze tutte che 
tendono a mettere in discus 
sione lopportunita di giungere 
ad una scuola a tempo pieno. 
E* di oggi. inoltre. la questione 
di come riorganizzare la scuola 
dei IS 19 anni. estendendo I'ob-
bhgo in presenza di una diffi 
colta crescente (che si traduce 
in disoccupazione di mas5a e 
in fenomeni di grave disagio 
sociale) ad insenre nella pro 
duzmne giovani di 15-19 anni. 
ovviamente pnvi di preparazio
ne ad attivita qualificate. 

Le cifre dimostrano che la 
soluzione di tali problemi non 
solleva problem! economici in 
sormontahili In taluni casi. 
( a riferiamo non solo alia 
scuola a tempo pieno. con le 
mense. le attivita complemen-
tari sportive o artistiche che 
potrebbero nentrare nell'ambi 
to della scuola. i trasporti gra 
tuitt. ma anche alia diffusione 
dei collegi e di altre forme di 
mantenimento degli studenti 
nelle scuole superiori). avremo 
anzi uno spnstamento di spese 
dalle famiglie al bilancio defto 
Stato. di cui i lavoratori sen 
tono fortemente fl bisogno. 

r. t. 


