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«VACANZE LUNGHE»: SI' 0 NO? 

Cambiare il 
calendario 

ma anche la scuola 
La necessila di islituzioni educative pubbli-
che - II problema del tempo pieno - La giu-

sta abolizione degli esami di setlembre 

H calendario scolastico 6 sta-
to messo recentemente in di-
scussionc con rifcrimcnto al
io esigenze dell'industria tu-
ristica, che sarebbe danneg-
giata dalla concentrazione del
le vacanze estive nei soli me-
si di luglio e agosto. Posta 
cosi. la questione 6 sfocata, 
se non altro perche non si 
dircbbe che il criterio miglio 
re per affrontare i problemi 
della scuola sia quello della 
convenienza della pur impor-
tante categoria degli alberga-
tori. 

Delle proposte avanzate, una 
£ decisamente «rivoluziona-
ria >: iniziarc l'anno scola
stico il 1. febbraio, conclude-
re il primo trimestre a Pa-
squa e i) secondo in giugno. 
rimandare il terzo a settcrn-
bre. seguito da esami nei pri-
mi venti gionii di dicembre e 
dalle vacanze invcniali dal 
20 dicembre al 31 gcnnaio 
L"altra. meno radicale. e sta-
ta prescntata dal provvedito-
re attli studi di Genova: a bo-
lire fa sessione autunnale, ter-
minare gli esami di maturita 
in giugno. aprire l'anno sco
lastico tra il 10 e il 15 di set-
tembre. Di buono in ambedue 
le proposte e'e l'abolizione de
gli esami settembrini. di cui 
si parla da almeno dieci anni. 
al tempo del ministro Paolo 
Rossi, senza mai superare lo 
stadio dei propetti e degli 
auspici Un no' meno eviden 
ti i vantaggi del turismo, a 
parte quelli che deriverebbe-
ro dalle vacanze invernali del
la prima proposta (che a di
re il vero sembra muovere 
dalla poco fondata opinione 
che gli italiani possano per-
mettersi in massa delle ferie 
supplementari sulle nevi, co
me se gia le due settimane di 
luglio-ago.sto non costassero 
sacrifici ai lavoratori. sempre 
che possano permettersele) e 
che dimentica una questione 
importantissima: dove andreb-
bero. durante i quaranta gior-

1 
Conferenza 

internazionale 
su scienza I 

e tecnologia | 
in ceramica 

La Fondazione « Guido Do-
negani », annessa all'Accade-
mia nazionale dei Lincei. ha 
indetto. per il periodo 8 20 
scttembre c a. a Menaggio 
(Como) la prima Conferenza 
internazionale sulla scienza 
dei materiali che sare de-
dicata alia < Scienza e tecno
logia dei prodotti ceramici 
(materiali ceramurgici e 

compositi)* e costituira I'XI 
corso di chimica della pre-
detta Fondazione. 

L'iniziativa che si propo
ne di arrecare un contnbuto I 
alio studio e a una migliore I 
conoscenza di quest ioni di . 
fondamentale importanza e I 
di estrema attuahta. quah • 
sono appunto i problemi ri- i 
gtiardanti il vastissimo e | 
complesso campo della scien
za dei materiali. si colloca I 
anche nei qtiadro della co- I 
mune azione degli scienziati . 
europei per migliorare. con I 
la collaborazione eventuate ' 
di quelli statumtensi. U di- i 
vario tecnologico tra gli | 
Stati Uniti e TEuropa. 

II corso sara articolato su 
dieci giorni di insegnamento. 
ciascuno dei quali compren-
dera conferenze e seminari 
cui seguiranno discussioni. e 
diretto dal dott. Alan W. 
Searcy, professore di scienza 
dei materiali all* University 
di California. Berkeley. 

Le domande di iscnzione 
debbono essere mdinzzate al
ia Fondazione « Outdo Do-
negani » - Accademia Nazio
nale dei Lincei. Palazzo Cor-
smi. \ ia della Lungara 10 • 
00163 Roma. Gli ammessi a 
frequent a re il corso non po-
tranno essere in numero su-
periore a 100 e la quota di 
iscnzione, che comprende 
vitto e alloggio. e di lire 
100.000. 

ni di chiusura delle scuole, i 
ragazzi delle famiglie dove i 
due coniugi lavorano. 

Ma vi sono altri seri difet-
ti nei dibattito. L'educazione 
\iene cousiderata una cosa 
che deve nmanere ristielta 
nei hrniti dcll'orano e del ca 
lendario scolastico. si ch.udo-
no le scuole e I'alunnu viene 
riconsegnato alia famiglia per 
che proweda a lui coi mezzi 
dell'iniziativa privata, e pro-
getti le vacanze in Italia o 
all'estero. al mare o ai mon
th Le conseguenze sono abba-
stanza gravi: 1) i ragazzi piu 
poveri non vanno in nessun 
posto, perche le loro famiglie 
non sono in grado di muover-
si e le colonic estive possono 
accoglierne solo una minoran-
za. 2) si rinuncia ad affron
tare il problema di un'orgamz-
Zcizuine educatua del tempo 
libero cslivo per i ragazzi di 
ogni ceto. che hanno tutti bi 
sogno di essere educati in mo-
do permanente. 

Se si deve parlare di va
canze muovendo dalla consi-
derazione dei bisogni piu im-
portanti, che sono quelli de
gli alunni, il discorso deve es
sere diversamente condotto: ci 
si deve chiedere come strut-
turare le istituzioni educati
ve pubbliche in modo che 
possano assumersi I'organiz-
zazione delle vacanze per una 
grande penentuale degli sco 
Ian. utiliz/ando - e retnbuen 
do — il personate msegnaiite 
e no. e sfruttaudo gli edifici 
scolastici ed altri da costruir 
si appositamente (senza nep-
pur trascurare il patrimonio 
dell'ex GIL che continua a 
trovarsi nclle mani in cui 
non dovrebbe essere). I geni-
tori se ne andrebbero in ferie 
in piena liberta e tranquilli-
ta, sarebbero salvaguardati 
gli interessi degli albergatori 
e soprattutto quelli dei ragaz
zi, che trascorrerebbero le lo
ro vacanze, o almeno una par
te di esse, nei modo migliore: 
in compagnia dei loro coeta-
nei e senza bisogno di addi-
venire a compromessi con le 
esigenze degli adulti, che non 
sono sempre conciliabili con 
quelle dei figli. 

E non basta. Se si parla del 
calendario bisogna parlare an
che deH'orario, e cift significa 
parlare della riforma. in que-
sto caso del tempo pieno. 
Che i genitori lavorino o no, 
che ci sia o non ci sia chi 
pud « custodirli » nei pomerig-
gio. i ragazzi di tutte le eta. 
e specialmente quelli delta 
scuola obbligatoria. come si 
viene dicendo da anni e di-
mostrando con argomenti in-
confutabili. hanno bisogno di 
trascorrere piu tempo a scuo
la per studiare molto di piu 
e con meno fatica. Iavorare. 
costruire. organizzare il gio-
co e lo svago. fare sport e 
ginnastica. per essere educa
ti in modo completo. 

Un'eventuale estensione del 
periodo di vacanza puA essere 
considerata solo se la scuola 
sarii trasformata in quel mo
do. e se contemporaneamente 
si mettcra mano all'organiz-
zazime di una rcte pubblica 
di colonic, campeggi. sog-
giorni estivi per bambini e 
giovani. Attrimenti la discus-
slone potrebbe assumere il sa-
porc della beffa per quelli 
che non possono mai « cambia
re aria ». per quelli che a 
scuola non imparano abbastan-
za perchd le quattro orette 
del mattino non sono sufficien-
ti e il dopo>cuola. se c'e. non 
fun7iona. e per tutti i ragazzi 
in generate, che tutti in mag-
eior o minor misura sono vit-
timc della cri«;i scolastica e 
delle diffuse carenze educa 
t i \e . L'anno scorso con la di-
scussione sulla settimana cor-
ta. quest'anno sulle vacanze 
Iunghe. c'd sempre il peri 
colo di dar luogo. magari in-
consapevolmcnte. ad una mi-
stificazkine. 

Giorgio Bini 
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EDITORI RIUNITI 

Un important ritrovamento archeologico teslimonia che nei 
Baicani visse una delle piu antiche localita abilale del mondo 

LEPENSKI VIR: 
i pesca tori di 

ottomila anni fa 
La scoperta e avvenuta alle famose « porte di ferro » 
sul Danubio, fra la Jugoslavia e la Romania, durante 
i lavori di costruzione della centrale idroelettrica 

Le sculture di Lepenski Vir 

. BELGRADO. marzo. 

Le famose porte di ferro sul 
Danubio. alia frontiera tra la 
Jugoslavia e la Romania, da 
ranno il nome ad una grande 
centrale idroelettrica che si 
sta costruendo con ali sforzi 
congiunti dei due paesi. 

E' propria in quexta localita. 
a Lepenski Vir. che durante i 
lavori di costruzione dell'idro-
centrale i venuto alia luce un 
villaggio di pescatori. 11 vil-
laggio risale a 8000 anni fn e 
appart'wnp all'epnca piu alta 
del periodo nenlitico 11 rifro 
vamenlo e imparlance oerche 
tettimnnia Vetitienm nei Rol 
cam di una delle p'<u antiche 
lo"alita ahttate del mondo La 
profusione di ognetti, la strut 
tura architettonica delle abi 
tazioni ed altre caratteristiche 
collocano questa scoperta tra 
i piu grandi document! archeo-
logici della civilizzazione uma-
na. E gli studiosi ritengono 
che essa contribuird a chiarir-
ne le origini e la storia in 
questa parte del mondo. 

Gli abitanti del villaggio ve
nuto alia luce virevann. come 
dacumentann gli ulpntili ri 
trnvati. di caccia e di vesra 
Gli tcavi sorm stati pffpitunfi 
pet nra solo <nt una superfine 
di W0 mq e raoorpvpntnnn 
una parte molln limitata del 
la zona interessata alia sco 
peria. Essi sono venuti alia 
luce proseguendo le ricerche 
sotto alcuni resti di una pre-
cedente civilizzazione, quella 
di Starcevo (quando inizio la 
influenza dell'Oriente su que

sta zona dei Baicani) Si sono 
ritrovati i resti di 59 abita 
ziont. attrezzt di vietra ed 
o*so e 50 sculture in pietra 
di gramlo cite rappresenliino 
dt fattn. la sola collezione di 
plastica neoltttca esittente 
oggi al mondo Le sculture raf 
figurano. ad esclusione di una, 
teste umane e ritratti a gran-
dezza naturale. 

E' questo un dettaglio estre-
mamente importante perche i 
ritratti del periodo neolitico 

Esposti a Roma i paesaggi di Alassio 

II racconto vegetale di Carlo Levi 
Una ricca scelta di quasi cinquanta 
« pezzi» datati fra il 1964 e il 1967 

Con una pagina fitta di illu-
minazioni sulla complessita 
psicologica che sempre e ' a 

segreta architettura delle sue 
figurate immagini della natu-
ra. Carlo Levi presenta una 
ricca scelta (quasi 50 « pezzi t 
datati fra il 19W e il 1967) dei 
c paesaggi di Alassio > (galle-
ria « La nuova pesa ». via del 
Vantaggio 46). Li dice c parte 
di un lungo racconto. o ro-
manzo. o poesia. vegetale >. 
E ancora: € Rocce. rami, bo-
sco. pcrsone. fasce. spine, so
le. rosmarini. nidi di uccelli e 
dj serpi. animali sotto la scor-
za dei tronchi. nclla forma 
dei frutti. estate felice. autun-
no lucido di pioggia. e at-
trezzi e lavori dei campi. e 
unita delle cose, che in se si 
rispecchia. e. nei suoi rappor-
U infiniti. semplicemente si 
racconta. in una foglia verde». 

Fra tutte queste foglie ver-
di. e non verdi. una sola per
sona. una figura di Narciso. 
forma stranamente vecchia 
(antica direbbe Levi) e gio-
vane: forma patetica e enerei 
ca che cerea di essere parte 
armoniosa dell'unita natura 
le E la natura « racconta » 
anche Ia parte che tocca a 
Narciso. anzi sembra e rac-
contare> piO Hberamente quan
do Narciso si fa da parte. 
Diversamente. in qualche qua-
dro. Ia vicenda della vita e 
della morte. della fioritura e 
del disfacimento sembra vi«ta 
e fisurata in quella e indiffe-
renza» della natura di cui 
disse I^eopardi e che ^ lezionc 
alfuomo 

Noi. certo. nclle figure del 
la natura potrerno vedere mi-
mate le nostre vicende: a no 
stra gloria, a nostra malin-
conia. Comunque & il nostro 
senso della storia. nella sua 
necessita. che ci fa pensare 
che la natura pianga o rida 
con noi. Levi, parlando del 
variato motivo plasttco di un 
< grande carmbo caduto. sra-
dicato sul sentiero mutilato 
dei rami» e volendo aiutarci 
a penetrare nei possibili si-
gnificati del racconto invita 
a leggere. sempre nei catalo 
go. atcune sue note o appun-
ti in versi per vedere « quanto 
sia. per natura. simile e pro-
fondamente diversa rimmagj-
ne dipinta da quella scritta >. 

Ho seguito 1'invito e s'e ri-
vetato preiioso. Potrei dire 
che l'immagine dipinta. co-
struita come selva di peren-
M fioritura • disfacimento 

(con un colore non armonico, 
dissonante e che nii sembra 
portare al limite la relazione 
forma -spazio di Monet delle 
ninfee e di Bonnard) sia una 
immersione profonda nella na
tura t indifferente ». L'imma
gine scritta — si tratta quindi 
di una parallela organizzazio 
ne ma diversa funzionalita dei 
segni — e costruita dalla pa-
rola come se il senso della 
storia mirasse a rendere an-
tropomorfica e armoniosa (ma 
con vitalismo tragico) la vi
cenda della natura. 

Quando. nella Iirica datata 
31 8 1967. degli alberi e detto 
che sono forme « del chiudersi 
del mondo ad un momento — 
sempre piu stretto. al ritmo 
sclerosato — di un'infima me-
moria urlante o muta >: o an
cora « alberi. forme ormai 
d'una caduta. — d'una perdi-
ta. d'un capovolgimento — del 
mutarsi del tempo rovesciato 
— nei fare (od aver fatto) non 
neH'es«ere»: mi sembra pro-
prio che la natura sia chiama-
ta a mimare l'uomo del nostro 
pre«ente 

Quando Le \ i parla (Iirica del 
29 R 1967). prima o dopo aver-
le dipinte?. di * geometrie ve-
getali — stravolte in gesti fe-
roci di be^tia — selvatica e 
dnlente >: mi viene da pensa
re al tempo della natura e 
della storia che e passato fra 
i rotanti astri la cui luce Van 
Gogh accede sulle spalle dei 
suoi braccianti inconsaoevoli 
e la 'uce che Francis Bicon 
arcMnV sulle spalle del suo 
Van Gosh che va a dip;n2ere 
consanevole. p quanto dolnro 
samente 

Afferma Antonello Tromha 
dori. in una seennda pre^n 
tarione. che la sna armonia 
Narciso e hen costretto a tro-
varla proprio la dove ha inizio 
il primo elempntare ed es^en-
ziale dei disfacimenti: quello 
della Nalura Ricerca po<5sibi-
le. e neoessaria Purche si ab 
bia occhio e mente alia natu 
ra e non alle idee e alle ufo-
pie «ul!a natura e non si di 
menMrhi che la natura <egne 
il "?uo cor«o « indifferente » e 
che o<jni fi?iirazione di e««a 
e anche « specchin » ppr Nar 
ci'o «oltan!o finche q-iesti ha 
energia e coraggio per spec 
chlarsi. per conoscersi nei piu 
general* processo di cono
scenza della natura c della 
societa. 

Dario Micacchi 

Carlo Levi: • I licheni sul carmbo a, 1%5 

ANTOLOGICA DI MATTA 

ritrovati in Mesopotamia sono 
dt dimensiom molto rtdntte. il 
che avera conlribuito a qui 
<ticare /"ipofps'i c'le gli uomt 
ni deU'etd della pietra nun 
losscro ancora nelle rondmo 
ni di creare apere arttstuhe a 
carattere mnnumentale 

Queste sculture sono molto 
simili a quelle di alcuni cele-
bri aulori contemporanei (co
me Brancusi e Moore) e ri-
vestono un duplice valore: 
uno storico-archeologico e I'aU 
tro storico-artistico. La cosa 
mi & stata confermata in un 
colloquio con Varcheologo che 
dirige le ricerche. il profes
sore Srejovic. lnfatti, da una 
parte esse dimostrano I'auto-
nnmia e I'indipendenza della 
civilizzazoine di questa parte 
del mondo rispetto alle cor-
renti orientali, almeno nei pe
riodo neolitico. e dall'altra i 
legami che essa ha avuto con 
la tradizione europea paleoli-
tica. lnfatti, a detta del pro
fessore Srejovic, i ritrovamen-
ti dimostrano concretamente 
che la cultura paleolitica eu
ropea si e conservata e svi-
luppata in quella venuta alia 
luce a Lepenski Vir. 

D'altronde le sculture. a dif-
ferenza di quelle di origine 
orientate della stesso periodo, 
le quali averano — come e 
nnto — per tema il corpo de
gli uamini. confermano que 
sta ipotesi 11 periodo cui ap-
partiene Vagglomerato dei pe
scatori di Gerdap — questo d 
il nome della localita — le 
abitudini specifiche e la loro 
arte sviluppata indicano la 
esistenza di un grande centra 
del periodo dell'alto nenlitico 
nei bacino danubiano di una 
cultura autnetnna nata e ere-
sciuta indipendentemente dal
le influenze delle cirilizzazio 
ni neolitiche dell'Oriente. Per 
questo i ritrovamenli aiute-
ranno gli archeologi a cono-
scere meglio la genesi della 
preistoria umana. 

E' sufficiente prendere in 
considerazione alcuni degli 
esemplari di sculture per com-
prendere U carattere di novi-
ta degli scavi e smentire le 
precedent! ipotesi sulla caren-
za culturale di un ampio pe
riodo archeolngicn in questa 
zona che cnllega VEurova at-
trarersn il Medio Oriente al 
I'Asia 

E' intereisante sottnlweare 
anche alcune pnrticolarita ar-
chitettonirhe delle ahitazinni 
Esse hanno forma di trape 
zio legqermente obliquo e so
no di.sposte con ordine suite 
terrazze degradanti al fiume, 
il Danubio. Al loro interno so
no coflocati dei focolari. at-
tnrno ai quali sono stati ri-
trnrati sia gli utensili che le 
sculture 

Gli scavi riprenderanno que
st'anno e. come nei caso della 
dion rfi Astvan fatte le debite 
vmvorziani anche qui il pm 
hlema sarA di non far tnrna 
re neirnblin questo nucleo del
la ciriiizzazione umann 

Franco Petrone 

« La psicoanalisi 

del delirio » 
di G.C. Zapparoll 

L'ammalato 

di mente 
ha 

il diritto 
di delirare> 

E' NECE5SARIO DA P A R T I 
DEL MEDICO UN ATTEG-
GIAMENTO PRIVO DEI PRE-
GIUDIZI CHE LA SOCIETA' 
BORGHESE HA EDIFICATO 
SUL « PAZZO » - GLI INTE
RESSI DEL PAZIENTE VAN-
NO ANTEPOSTI A QUELLI 

DELL'ISTITUZIONE 

« II maggior punto di debo-
lezza della moderna psichiutn* 
e il duahsmo somatlco-psi-
chlco in quanto oltre a non 
permettere di raggmngere 1* 
verita scientific-he. origina la 
lotta sterile per il potere ». 

In questa prospettiva G.C. 
Zapparoli. autore del llbro La 
psicoanattsi del dehrto (Bom-
pinni editore. Collnna • Uomo 
e Societa» pp. 144. L. 1.200) 
ci offre il primo contributo 
itahano alia ternpia psicoana-
litira delle psiensi schizotreni-
che L'analisi stnrica. ai-utii ed 
aceuratu. che I'autore eompie 
della polemiea trn susienitort 

I del mondo dell'orgiinico e so-
stenitori del mondo dello psi-
chico in psichiatrut. che na 
istenhto ogni tentativo di ri
cerca e di approccio concreto 
alia realta deH'ammalato. sma-
schera tutte quelle costruziont 
scientittche a-prioristiche che 
hanno la presunzione di pos-
sedere le verita « definitive » e 
le riconduce ad una dimensio-
ne storico politica alia cm ra-
dice sta la realta e la strumen 
tali/za7ione delln neerra 

E' contro questo pencoio 
che I'autore meiie in Jii.uriia 
le genemzinm di psirhiain di 
nuova torniH7ione. in q.ninii) 
esse nproponendo polpiniflie 
e conflitti secolan. anzicnS 
promuovere il progresso e lo 
sviluppo di nuove tecnirhe te-
rapeutiche. risolverebbero :n 
maniera artefatta e pseudo-
scientifica i problemi real! e 
cadrebbero nelle stesse con-
traddizioni di cui la psichia-
tria non riesce a liberarsi. 

Essa in quanto scienza acca-
demica ha sempre assunto nei 
confronti deU'ammalato di 
mente un atteggiamento fon-
damentalmente ambiguo: pre-
sa com'e infatti tra lo Scilla 
della coerenza e delPonesta 
scientifica di considerare l'am
malato come un individuo a-
vente una sua autonoma per-
sonalita, ed il Cariddi della 
difesa politica del sistema so-
cio-economico nei cui Interno 
si colloca rammalato. non 
riesce ad intrawedere una via 
di uscita a questo dilemma 
se non in astratte rormulazio-
ni terapeutico - scientifiche di 
tipo autoritaristico. 

In questa direzione I'autore 
si muove con agilith di pen-
siero sviscerando. sul piano 
teoretico e pratico. tutte le 
contraddizioni interne alia psi-
chiatria ed alia psicoanalisi 
concernenti la terapia delle 
schizofrenie. offrendoc) cosl 
tin contributo originale ed al 
tempo stesso rivoluzionario, 
frutto di tre lustri di ricerche 
e di studi in ambiente ospe-
daliero-psichiatrico e di prali-
ca professionale privata 

Egli infatti dopo aver cen-
trato il problema di fondo 
della psichiatria propone co
me modalita di uscita dalle 
sue interne contraddizioni il 
riconoscimento del • diritto 
deH'ammalato a delirarex cio* 
il riconoscimento del suo sta
tus patologico che costituisce 
una preziosa acquisizione rea-
lizzata faticosamente Impostfl-
to su questa dimensfone il 
rapporto paziente-terapeuta e 
pa7iente-istituzione viene ad 
essere ribaltato. in quanto il 
terapeuta deve fare l'intere«-
se deH'ammalato e non della 
istituzione. e viene anche de-
molito I'attegeiamento autori
taristico e negativistico delle 
istituzioni che portano all'iso-
lamento ed alia oggettivazio-
ne deH'ammalato. 

Di conseguenza e lndispen-
sabile che non operi nei te
rapeuta «la convinzione che 
il paziente sia soegetto alia 
regola generate semel mente 
captus .. semper mente (cap-
tus ». e indispensabile ' cio* 
che egli si ponga nei confron
ti deH'ammalato con un at
teggiamento spasstonato privo 
dei pregiudizi e delle difese 
che Ia cultura e la socie'ft 
borghese hanno edificato sul-
I'ammalato di mente; e solo 
nella misura in cui si raggiun-
ge questa nuova visione dei 
rapportj intersoggettlvl amma-
lato-terapeuta che la «pa2Zla» 
in generale e la schizofrenia 
in particolare non appaiono 
mall incurabili o di cui biso
gna vergognarsl. 

E' tutta questa problematic 
ca sociale che emerge dalla 
impostazlnne specialisttca e 
ternira del l ibm rhe a no
stro modo di ved>re ne to 
uno dei piu sen cnntributl 
iraliam all'approfondimento ed 
alia comprensione di alcuni 
dei fenomeni patologld ptu 
oscuri. 

Laura Conti 

Si A inaugural* a Roma, al l* galltria « La Medusa > (via del Babuino, 124) una (nostra anto 
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