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L'« offensiva pedagogica » guidata 
dagli USA si sviluppa anche in Italia 

Un funzionario 
chiamato 
insegnante 
In nome dell'« efficienza»si tende con una pedagogic) asservila 
ad un nuovo lipo di scuola che prevede nuovi tipi di profili pro
fessional!, i»managers dell'educazione », e che sostituisce al lo-
goro carlello delle «umanifa» quello scintillanle della «produttivila» 

« Respiriamo lo loro me-
todologie perfin nell'aria, 
* difficile non restarne 
impregnate », si esprimeva 
una giovane maestra in un 
recente convegno, riferen-
dosi alia « pedagogia della 
efficienza» sostenuta da
gli ambient! confindustria-
li che puntano i loro oc-
chi sulle esperienze made 
in U.S.A. 

Si va facendo strada la 
Idea di un nuovo tipo di 
scuola che prevede nuovi 
tipi di profili professiona
ls J « managers dell'educa
zione » e che sostituisce al 
logoro cartello rielle « uma-
nita» (il licelo classico, 
scuola per eccellenza) quel
lo scintillanle della « pro-
duttivito. ». La scuola 6 so 
ciologia, 6 fecnica, e pro-
grammazione. 

Anche Johnson 

ama la pedagogia 
Questa offensiva pedago

gica, guidata dagli USA va 
attentamente seguita Pos-
siamo qui segnalare la re
cente Conferenza tnterna-
zionale di Williamsburg in 
Virginia (4-9 ottobre 1967) 
Bulla crisi mondiale <ieiJ8 
educazione, con la par'.^ci 
pazione di Johnson m per 
sona e la sapiente direzio-
ne del suoi esperti gover-
nativi: e questo non e che 
un esempio 

Gia e amp!a la tradu-

zione di opere arr.Tioar.e e 
deve essere consit'ernta be-
nemerita l'azione di talu-
ni editori, quali Armando 
e La Nuova Italia, che 
hanno perme-sso una cono-
scenza delle forti original! 
a cui si abbevprano tantl 
« pedagogisti » nostrani. Ora 
l'ed. Martello di Milano 
pubblica una collana di 
« istituzioni di scienza del
l'educazione » fa cura di 
Hobert W Burns, e per 
l'ed italiana di A. Deviz-
zi) con i titoli: Storia so-
ctale dell'educazione (R.H. 
Beck). La filosofia e t pro-
bleml dell'educazione (C.J. 
Brauner e H W. Burns), 
Insegnamento e apprendi-
menlo da un punto di vi
sta psicologico (T.E Clay
ton), La scuola nella so-
cteta. Introduzione alia so-
ciologia della scuola (J.D. 
Grambs), Tradizione e mu-
tamento. Saggio di educa
zione comparata (A.M. Ka-
zamias e B.G. Massialas). 

Ogni volume si apre con 
due pagme di presentazio-
ne del Burns; in esse il 
problema che si cerca di 
risolvere con i cinque ma
nual) e molto chiaro: « La 
istruzione pubblica e og-
gigiorno 1' "industrla in 
sviluppo" di una nazione. 
Immediatamente dopo la 
difesa, essa costituisce 
spesso 1'impegno piti vasto 
della politica economlca 
ma. diversamente dalla di
fesa e 1'unica attivita che 
in qualche modo e per un 

EDITORI RIUNITI 

II punto 
Una nuova iniziativa degli Editori Riu> 
nit i . una nuova collana di battaglia 
che affrontera i temi piu attuali del 
dibattito politico, teorico. culturale. 

I primi due titol i 

VO NGUYEN HAP 

GUERRA 
BPOPOtO 
Le basi della strategia vietnamita e 
le ragioni dei suoi successi nell'ana-
lisi del vincitore di Dien Bien Phu. 

HO CHI MINH 

LO SPIRITO OEL 
VIETNAM 
A cura di Franco Calamandrei 
Che cosa ha dato all'abnegazione e 
aU'eroismo dei vietnamiti le dimensio-
ni di uno spirito di massa? Ouesti 
scrittt off rono una chiave per cotnpren-
dere il metodo di Ho Chi Minn • il 
rapporto tra avanguardia rivoliuiona-
ria e popolo nel Vietnam. 

IL PUNTO-EDITORI RIUNITI 

certo tempo coinvolga di-
rettamente tutti i cittadi-
nl. Se 1'istruzione pubbli
ca 6 importante dal pun
to di vista quantitative, la 
preparazione degli inse-
gnanti e uno dei compiti 
qualitativamente piu rile-
vantj di tutto quanto 1'im
pegno educative Essa co
stituisce gia il complto piu 
vasto dell'istruzlone supe-
riore, giacche la maggio-
ranza dei laureati intra-
prende di preferenza la 
carriera dell'insegnamento 
e pu6 ben essere il compl
to piu importante delle 
universlta. Tuttavia, nono 
stante la mole delle istitu
zioni educative, colpisce 
quanto poco si conosce del 
processo educativo, soprat-
tutto delle basi intellettua-
li della educazione, fonda-
mento di tutta la pedago
gia: di tutti coloro che 
"necessitano di conoscenza" 
il futuro insegnante e quel
lo che ne ha piu bisogno ». 

Come cucinare 

bene un ragazzo 
Questo funzionario Inter-

medio che va sotto il no
me di insegnante che de
ve piu che altro control-
lare il continuo funziona-
mento della macchina edu-
cativa e la resa standard 
dei curricula (piani di stu
dio) programmati, va ade-
guatamente acculturizzato 
per questa funzione esecu-
tiva. Serve la «pedagogia 
in pillole » il « vademecum 
dell'insegnante di succe* 
so» il (cmille ricette per 
cucinare bene il ragazzo». 

Due sono 1 punti del rl-
cettario che vogliamo qui 
sottolineare: il manteni-
mento della vecchia Impal-
catura concettuale delle 
tradizionali a umanita » co
me soluzione (probabilities 
te prowisoria) a! necessa-
rio e rigido neurocentri-
smo» che ancora non rie-
sce ad esprimersi in una 
scelta esclusivamente tec-
nico-scientifica; 1'identifica-
zione fra apprendimento e 
comportamento, e quindJ 
fra fini dell'apprendimen-
to e comportamenti preva
lent!, in un processo di 
adeguamento alle abitudini 
ed ai valori comuni senza 
possibility di analisi criti
cs di tali abitudini e valo
ri. Sono due facce della 
stessa medaglia: la nostra 
scuola e la scuola della 
a eultura occidentale» ed i 
nostri ragazzi sono gll ere-
di del amondo occiden-
tale ». 

A questo punto e'e da 
chiedersi quale sia Pat teg 
giamento delle forze do-
minanti (non dirigenti ne 
egemoni, come ci faceva 
notare recentemente un let 
tore de I'Unita) verso que
sta a scuola dei berretti 
verdi». 

II tripartito non mono-
litico DC PSU - Confindu
stria trova su questo pun
to una piattaforma di in-
contro: aldila di tante di-
scussioni contingenti sulle 
prospettive della scuola ita
liana, 1'accordo b vasto, al-
meno a seguire la rispettl-
va pubblicistica ed i rispet-
tivi convegni ed irizlativo, 
per una scuola efficien-
te nei riguardi delle est 
genze tecnico-economiche e 
corrispondente al valori 
politici e social! e piu am-
piamente cultural! della so
ciety occidentale. 

In questa offensiva atlan-
tico-padronale, e la stessa 
industria (soprattutto ame-
ricana) che fa da alfiere: 
bast! pensare alle iniziati-
ve che in questo settore 
vanno prendendo, con senv 
Dre maggiore frsquensa, la 
Olivetti, 11BM, la Shell, la 
Esso, la Fiat, 11RI, ecc. 
E ' anche questo un elemen-
to in gran parte nuovo ed 
interessante: llntegralismo 
confindustriale, che rinun-
cia alia mediazione di or
gan! politici e cultural!, 
mette a nudo il carattere 
velleitario di una eventua
te cautonomia della scuo
la* e ne denuncia l'esclu-
sivo carattere corporative 
(e non gia democratico) e 
la funzione quindi di «u> 
gabbiamento» di c!6 che 
Cb e soprattutto di ci6 
che d potrebbe essere. 

Lucio Del Comd 

A c h e punto e rastrofisica moderna 

Vecodelle radio-onde 
conosciamo ipianeti solari 

Nel 1932 le ricerche dell'americano Jansky segnano la data di nascita della radioastronomia - Van de Hulst e le 

radiazioni delle nubi di idrogeno - L'irraggiamento radio generate della nostra galassia studiato dal sovietico Sklovski 

Con le opere recenti esposte al ia « Tartaruga » Franco Angeli 
si pone all 'avanguardia dell'esperienza plastica «pop » a Roma 

SULLA NERA TERRA BRUCIATA 
L'IMPRONTA DEL DOLLARO 

Anche in Italia l'esperienza 
plastica - « pop > e bloccata da 
una crisi che solo in piccola 
parte e rimandabile alia crisi 
della grande espenenza nor-
damericana. 

Si tratta. da noi. di una cri
si di contenuti e di forme che 
c quasi fatta piu evidente sia 
dalla lentezza del nostro con-
sumo dei prodotti del mercato 
d'arte sia dalla improvvisazio-
ne dei ricambi cultural! (e pos-
sibile che sulla scia del mer
cato americano attraverso il 
nonte di un ricambio come 
I'arte c funk » si torn: a consi-
derare I'arte informale!). L'ac 
coglimento dei modi € pop * da 
parte degli italiani 6 stato un 

vero e propno saccheggio: piu 
che 1'invito all'oggetto e alia 
vita della strada che veniva 
dagli americani quasi sempre 
gli italiani hanno accolto 1'in
vito a una nuova maniera so-
stanzialmente purista nell'appa-
rente « volgarita » e spesso co-
modo rinvio di una propria crisi 
artistica. 

In definitiva e propn'o la vi
ta che manca in tanta parte 
dell'esperienza c pop » italiana. 
Certo ci sono anche artisti ori-
ginali che si sviluppano. che 
ten'ano strade oltre la situa 
zione < nop ^ e i prodotti « pop » 
di gusto americano Qui a Ro
ma. dove la p'astica «pop» 
ha avuto carattcri abbastanza 

ongmali e si e accompagnala a 
una sorta di riscoperta della 
pittura metafisica. oggi pu6 es 
=ere considerato indicativo. tan-
to di uno sviluppo quanto di una 
crisi. l'orientamento verso 
l'« arte di ambiente >. verso lo 
spettacolo e i l f i lm, di giova-
ni autori come Pascali e Ce-
roli. Schifano e Festa. 

Un'uidicazione posittva. an
che se solitaria. viene dal la-
voro ultimo di Franco Angeli 
che espone alia gallena «La 
tartaruga ». in piazza del Po 
polo Nel momento di mag 
gior grido della maniera c pop * 
la sua piu persxiale ncerca 
plastica non ha avuto la fortu 
na che meritava Ora que>*o re 

I fiori - uccelli di Perez 

c 

Nal quadre ckl programma daU'Accadwnia o*UngtwrIa in Roma (via Glulla, 1, Palazzo Falco 
ni t r l ) • atata Inaugurata una mottra dl Kultura matalllcha di Janas Ptrcz, cba • fra J maggiori 
artitt i itngnarasi d'oggl, • di tastutl di Z S U X M Gulat. Nella fo to : una acultura di Pares 

c«-iiti opere — e sintomatico 
che esse restino dei quadri in 
tutta la loro novita — sono la 
conferma di quel pnmit ivo r i-
fiuto della maniera c pop » per 
I'accoglimento di quel l invi to 
all'oggetto e alia vita di tutt i 
che era un po* i l messaggio e 
un po" la lezione dell'esperien
za nordamericana-

E credo che alia distanza il 
suo aver lasciato lievitare le 
idee e i l giudizio storico-sociale 
nel bel mezzo dell'oggeUivismo 
t pop > qualifichi e renda p.u 
durevo!e la sua esperienza di 
italiano A mettere in evidenza 

questo fa'to plastico basta consi-
derare quale sviluppo. fino al 
ro-.esciamento della conte^tazio-
ne e della negazione. abbia co-
no-ciuto nella pittura di Angeli 
quello che era i l « segnale » di 
Robert Indiana. I'impronta se 
r-a!e di Andy Warhol. I'emb'e-
ma americanista di Jasper 
Johns 

Segnali. impronte e emblemi 
Franco Angeli l i ha t rat t i dal-
riconografia deH'amb-ente ame
ricano come dell'ambien'e ro-
mano. L i ha scelti. montati. 
messi in evidenza plastica co
me «sesmi» del po»ere: la Iu-
Da romana e I'aquila (che ora 
e q'-*e!!3 del'a moneta america 
na ora quella appollaiata sulle 
nostre contrade). le stelle e le 
bande della bandiera america-
na. i caraUeri a stampa che 
ovunque oe!ebrano la pre«enza 
imericana nel mondo. i carat-
teri latini deJVe Lapidi. ecc 
Ozgi un quadro di Antreli e un 
' combine » di «rande severita 
in'immaeine e<s«^nziale <enza 
-vtorici^mo. quafi runebre e 
•>'rida Nel q jadro e'e un e!e-
men*o di metallo lucido che "rta 
come ma'eriale. fra n-.iello d"una 
lama e quello di una macchi
na straordinana del nostro 
tempo Ta!e e!emerito emeree 
con una violenza amhigua rhe «i 
rhiari«ce a un «econdo sguardo: 
qiiando <otto i l velo d i nation 
che copre tanta parte del qua
dro si -.*de una parete di ma
teria nera. bruciata e inceneri-
ta (qui vive ancora resperienza 
informale di un BurrO v»lla 
ouale si stampano le fmpron'e 
araldiche dei seimi del potere 
imperialista americano e si »»» 
"a^rano con mferriate e con 
rorme come coltelli Nero *u ne 
•"o f «egni americani riaffiorano 
emh'ematicamenTe cos! dalla 
-ancellatura come dalle ceneri. 
f.'elflcacia di queste opere ulti-
•ne d i Angeli e grande. Resta 
un che di prowisorio nel velo 
di nation che forse merite-
rebbe una soluzione pittorica 
piu duratura come materiale e 
piu organica alia struttura del-
rimmagine. 

Dirio Micacchi 

schede 

Si d gia parlato in precedenza di una serie di 
campi di ricerca della moderna astrofisica. A questi 
si davono agqiungere la radioastronomia. di cui ci 
occupiamo in questo articolo. Vastrouomia tlrtl'ultrarnssn, 
dell'ultravioletto. x e t/. e l'astronntnia dpi neutrino. La 
radioastronomia e un niioro capitolo dell'astronomia la cui data 
di nascita deve farsi risalire 
al 19.12. quando Vamericano 
Jan*ku scopri che esistono 
delle radiazioni provenienti 
dal cotmo di lunqhezza d'onda 
di pochi metri per la cut ri-
velazione occorrono pertanio 
le tecniche radio In un primo 
momento la eosa destd scarso 
interesse fra gli aslronomi. 
ma dopo I'ultima guerra mon
diale la radioastronomia ebbe 
un impulso notevolis<iimo e 
raggiunse presto te oroporzio 
ni di uno dei cnpitoli piu im
portant della scienza a<ttro-
nomica Cio avvenne essen-
zialmente perchd la tecnica di 
rivelazione consente di co-
struire radiotele*cooi cavaci 
di mettere in evidenza Vesi-
stenza di sorqenti celesti di ra-
dioonde piii o meno bene loca-
lizzabili. alcnne delle quali 
molto intense, oltre a nwlte 
sorqenti estese. 

La radioastronomia fece vn 
gran passo in avanti quando 
Van de Uulst fece rilevare rhe 
le nubi di idrnqeno neutrn nel
la nostra qnlassia possono 
emettere radiazione di lun-
qhezza d'onda 21.1 cm Calrald 
che ogni atomo di idroqeno da 
luogo a una tale emissiane 
una volta ogni 11 milroni di 
anni. ma qli atomi distribuiti 
nella nostra qnlassia possono 
essere tanti da comportarc 
una radiazione continuo sulla 
Terra, sufficiente per essere 
rivelata con radiotelescnpi 
adatti. 

La scoperta di questa radia
zione consente lo studio dctta-
qliato della distribuzione del-
I'idrogeno ncutro nella nostra 
galassia e della dinamica ie-
quita dalle nubi nelle quali 
prevalentemente si raccoglie. 
Fu possibile disegnare una 
specie di mappa delta distri
buzione dell'idroqeno che det-
te una prima idea diretta di 
come sono disposti i bracci 
spirali della nostra qalassia 

Un ulteriore passo in avan
ti fu campiuto poi quando 
Vastronamn sovietico Sklovski 
fece vedere come, molto 
probnbilmente. l'irraggiamen
to radio generate di cui non 
si era riusciti finora a intra-
vpdere un meccanismo capace 
di giustificare i dati osserva-
tivi. £ prodotto da elettroni 
relatiristici. c'md aventi ve-
locita comparabili a quelli 
della luce, in presenza di un 
campo magnetico. 

Con tale prezio<;a xndicazio-
ne la radioastronomia si inse
rt nel dominio della ricerca 
astronomica cottegato aqli 
eventi vinlenti che accadono 
nella nostra galassia e nel-
Vuniverso in quanto gli elet
troni relat'wistici possono es
sere compresi solo in occasio-
ne di questi ultimi 

Alia radioaslronomia si aprl 
poi il dominio sperimentale 
della cosmolnqia. quando ci si 
rese conto che le onde elet-
tromaqnelirhe del dominio ra 
dio sono voro assorhitp dalla 
mnfpria interstellar? ner cui. 
slando alle aravdi superfici 
con cui DO«tono esserp casinri 
ti i rodinlele.scovi. £ vossihile 
t redpTp % Vunirersn a diston-
za assai DT'M qrandp di quan
to non lo si OMO con la luce del 
ri.sihile tramite i telescopi rhe 
per pssn rhisciamn a costrvire 

It contributo della radioaslro
nomia alle conoscenze aslrrmo-
miche si $ este.sn anche al do
minio del sislpma planelarin-
solare Un intenso irraaaia-
menttt di hmaherza d'onda mu 
arandp di circa 50 cm $ ernes-
xn a\tVa cnr*tna snlare menlre 
la cromasfera. costituita dai 
oa-s che arviluvpano la stiver-
fide solare. emeVe detle lun-
Qhrrre d'onda rnferiori Si tui 
emission* di rndionnde anche 
in ocrnsvmp dpi dlsturhi chp 
si rerificano svlla super ficie 
solare (faerie, eruziani. PCC ). 

\pj camvo nlanMario H me-
rilo deTIn rndinoslrovnmin ran 
sislp neJl'arer contrihvHo a 
determmore la femveraturn 
superfirialp drTta Luna. Vene-
re. Varle. dare, nplt'orer 
messo in eridenza una xnten-
sa emissiane da parte di Gio-
re frio che ha ravvisato la 
credenza chp questo pianefa 
possieda una ionoxiera e un 
camvo mnanetica) p. median-
te la tecnica che occorre de-
nnminare pin mnvriamente 
della radaraflranrmia consi-
strnte nel lannare vn rtoferttis-
simn fa.scio di radloandp ed 
esamiwtre Veco (ossia il se-
anale di rrtarnn dona essersi 
riflexsn svlla nroerfirie del 
Tfianpin). nelTnrer resa BOS-
«»ftf7* precise misvre di distan 
te plar.etarip e xl perindn di 
rnfarione ffnnra sconosciuio 
del pianeta Ventre. 

La poesia 
di Bias 

de Otero 
Bias de Otero e uno dei 

piu noti poeti spagnoli con-
temporanci Costretto .i l l esilio 
per la sua aperta opposit ion* 
al regime franehista. e stato a 
Par i j j i . nell 'UKSS. in Cina e. 
ormai da tre anni. si trova a 
Cuba Per la pr ima t radu/ io 
ne italiana delle sue Pocsie 
(Guanda) ottenne da noi i l 
Premio Omegna I9G-H 

Una nuova antologia — con 
testo a fronte - della sua piu 
recente produzione poetica. 
Que trata de Espana (Guan 
da. pag 2AX L. 2500). e ora 
uscita ad opera di Klena Cle 
mentoll i . (li cui sono la scel
ta. la traduzione e anche 1'ot-
t imo studio introdutt ivo 

Indubhiamente si t ratta di 
poesie che rivelano la piena 
matur i ta di Otero f l quale. 
attraverso la t scoperta » del 
la * parola ». approda. come 
mostra la Clementell i . a un 
< simbolismo concettuale » che 
e conquista insieme di arte e 
di umanita integrate Una poe 
sia. cioe. che si fonda su una 
coscienza di esclusiva dimen 
sione storica e su una ideolo-
i*ia demistificatriee nel rovel-
lo di una drammatica e*.pe-
r i rn /a politica e sociale 

La sostanza umana della *tia 
meditazione poetica plega •! 
simbolo non gia a soluzioni er 
metiche ma alia deliberata 
esigenza di comunicare: per 
questo. in lui « i l nodo fonico 
concettuale e stretto a ta l pun 
to da eostituire un'inscindibile 
unita di pensiero e di espres 
sione >. Da qui . I'essenzialita 
del suo diseorso poetico. dove 
t miseria e dolore. passione e 
sarcasmo. imp f t i d i rabbia e 
voli d i speranza confluiscono 
selvaggiamente e tuttavia per-
corsi da rapide folate d i ru
de e vibrante dolcezza ». 

In una sua dichiarazione di 
poetica i l poeta precisa chia-
ramente la sua concezione ar 
t is t ica: « La poesia ha i suoi 
compit i . — Ct>me uno scola-
rctto. — Fra me e lei e in 
vigore un contratto — socia
le. — Ah le belle parole. — 
" r o s a " , " poema" . " m a r e " . — 
sono m pura e a l t re Iette-
re : — o. a... — Ma non sono 
venuto per i l ciolo. — t i av-
\e r to . L'cssenziale — e I'esi-
stenza: la coscienza — di 
appartenere — a questa o al-
I'altra classe. — E' un dovere 
elementare » 

E proprio nella coscienza di 
classe. Otero att inge la spe 
ranza nel l 'avvenire («Conta-
dino. minatore. — fabbro. tes-
sitore — Domani — br i l lera 
la Spagna »). 

a. 1.1. 

U.R.S.S. 

Nuova edizione 
delle opere 

di Anna 
Akhmatova 

Aleksai Surfcov, funzionario 
della Atsociaziona dagli Serif-
tori Sovietici, ha annunciato 
cha noll'URSS tara pubblica-
ta un'cdiziona «pienamanf* 
rappratantativa » dalla opera 
dalla poetesta Anna Akhmato
va. La nuova adlziona com-
prandara opera finora Inadi-
te. Anna Akhmafava a morfa 
nal 1H4 all'ata di 7* anni. Nel 

A l l . . . . l a foto: Anna Akhmatova na) 

Albftrto Masam 1 mi. 
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