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Un dato che emerge con forza nel panorama 

culturale degli ultimi due anni 

Perche cresce 
la «domanda» 
di psicologia 

L'esigenza di un uso scientifico e demislificante delle discipline 
psicologiche nella scuola e nella societa - L'incontro fra I'isfanza 
specialislica del ricercatore e quella politica della classe operaia 

Credo che uno dei contribu-
ti indispensabili per la rifor-
ma della scuola sia l'esame 
delle situazioni concrete al-
l'interno delle sue strutture 
attuali, dalla scuola per 1'in-
fanzia all'universita. 

In questi ultimi due anni. 
la straordinaria, accresciuta 
domanda di lauree specifiche 
in psicologia. o di indirizzi 
psicologici entro i corsi tra-
dizionali di laurea in peda-
gogia o in filosofia, va di 
pari passo con quella di una 
specializzazione postuniveisi-
taria che garantisca un ti-
tolo qualificante. e con quel
la di un precedente rilascio 
di diplomi per collaborator! 
psicologi, dopo corsi bienna-
li. e per testisti. dopo corsi 
annuali cui accedere con ti-
toli di studio sempre decre
scent!. 

Quali motivi spingono oggi 
a una simile domanda, ecce-
dente le possibilita di corri-
spondervi con docenti, at-
trezzature didattiche. stru-
menti di ricerca, d da chia-
rire. Senza dubbio gioca un 
suo ruolo la ricerca dell'im-
piego di una parte del ner-
sonale che esce dalla scuola 
con titoli di vario livello e 
degli stessi attuali docenti. 
che assommano, secondo cal-
coli Istat approssimativi. a 
circa seicentomila. Ma e ov-
vio che non si sceglie la 
psicologia a preferenza di al-
tre discipline, la storia. la 
sociologia ecc.. senza una 
ragione. che ci fa esplora-
re il senso di questa doman
da anche verso altre isti-
tuziotn. La psicologia infatti 
non soltanto offre oggi pro-
grammi di rinnovamento di-
dattico di grande interesse. 
ma risponde ad esigenze di 
piu autentica e efficace 
comprensione umana nel rap-
porto tra medico e pazien-
te. soprattutto nel campo 
delle cosiddette malattie 
mentali. in organismi para-
scolastici come le consul ta-
zioni medico-psico-pedagogi-
che o i centri di orientamen-
to scolastici e professionali. 
in centri aziendali di assi-
stenza ai lavoratori, in cen
tri di ricerca sindacali. in 
tribunal!, ecc. 

La condotta 
umana 

D rovescio della medaglia 
e purtroppo che la psicolo
gia pud essere. come spesso 
e stata. straordinariamente 
funzionale al c sistema», 
quando venga usata per se-
lezioni emarginatorie in 
classi differenziali. per orien-
tamenti di superficie che 
accettino come determinante 
in adolescent! lo stato attua-
le delle capacita. per como-
de perizie trasversali. sen
za ricerca delle cause, atte
stant! destrutturazioni o in-
sufTicienze mentali ad uso di 
ospedali psichiatrici o tribu
nal!. per selezioni o sposta-
menti da posti di lavoro nel-
le aziende. per costosissime 
analisi degli abissi narcissi
stic! individual!*, per altret-
tanto care analisi di opinio-
ni politiche o di motivazioni 
ad acquisti alio soopo di fa-
vorire vendite. consumi. cam-
pagne elettorali. pressioni al 
consenso ecc. 

Vi e tuttavia in questa di-
sciplina anche un enorme 
potenziale demistificante. che 
anzitutto si mamfesta tra i 
ricercatori. Ma ricercatori 
per che cosa? Una venta 
pura. astratta. senza venfi-
cabilita o falsificabilit£ (nel 
significato pragmatistico) em-
pinca. senza apphcazioni 
possibili e priva di senso. 
soprattutto nelle scienze del-
l'uomo dove il punto di nfe-
rimento e la condotta uma
na con la sua contmua tra-
sformazione. 

La psicologia pud rispon-
dere anche alle esigenze di 
una societa senza classi o 
tendenzialmente t^le. come 
dimostra il suo grande in-
cremento nelle societa socia-
liste A Mosca prosperano 
attualmente una facolta di 
psicologia. un'Accademia di 
scienze pedagogiche con ol-
tre venti laboraton di ri
cerca e apphcazioni di psi
cologia 1stituti che studiano 
i process! psicologici impe 
gnati nel lavoro mdustriale e 
nelle creazioni dei disegna 
ton un grande ctvnp'esso di 
classi spennvntali di ncu 
pero in van setton t difet 
tologici » ddla «cuo!a mater 
na ed elementare. ecc. con 

evidente superamento di ogni 
antica e d'^ltronde giustifi-
cata avversione per le for
me selvagge e acritiche del
la psicotecnica. oggi supera-
te anche da noi. 

La psicologia 6 richiesta 
per raggiungere un migliore 
autocontrollo delle funzioni 
cognitive e volontarie uma-
ne e un piu stabile e razio-
nale equilibrio dinamico del-
l'affettivita individuale e col-
lettiva. dunque per demisti-
ficare ogni sorta di compor-
tamento travisatore. confor-
mista. razionalizzante, oc-
cultante. Questo suo uso pud 
essere efTicacissimo nella 
scuola a tutti i livelli. aiu-
tando l'insegnante attuale o 
futuro o il futuro lavoratore 
o professionista a scrollarsi 
di dosso abitudini e schemi 
mentali. ad accogliere le ri
ch ieste genuine di verifica-
bilita sempre present! nei 
giovani. ad attivizzare la ri
cerca propria e altrui. a in-
nalzare motivatamente i li
velli di aspirazione. a dare 
spazio alia creativita ecc. 

Appare dunque accettabile 
l'esigenza di inserirla piu 
ampiamente nella scuola e 
di far si che possa dar luo-
go anche a specializzazioni 
di vertice. Anzi. la sua pro-
lungata assenza dalla scuo
la o la sua versione filoso-
fica durante la riforma Gen
tile e i suoi postumi. spiega-
no in parte l'inaridimento 
della stessa c scuola attiva ^ 
in sterili e superficiali ripe-
tizioni di formule svuotate 
di ogni raccordo con la real
ta sociale in evoluzione e con 
la piu spregiudicata ricerca 
scientifica a cui. pur coi 
suoi limiti pragmatistici. il 
Dewey faceva opportuno ri-
ferimento. E* lecito pensare 
che una piu autentica pene-
trazione della scienza uma
na. sotto forma di indagine 
psicologica individuale e di 
gruppo. avrebbe aiutato la 
scuola a liberarsi da costri-
zioni interne ed esterne e a 
collocarsi in posizione auto-
critica e trasformazionaie 
dall'interno. 

Le vedute che discendono 
da una modema psicologia 
dell'apprendimento e della 
dinamica di gruppo. avreb-
bero. se largamente cono-
sciute. potuto accelerare la 
presa di coscienza delle con-
traddizioni insite nella scuo
la. promuovendo analisi. spe-
rimentazioni e iniziative che 
stanno oggi sfociando in al-
cune proposte quali 1'obbli-
gatorieta (e non soltanto 
pubblicita) della scuola per 
l'infanzia. I'anticipo e la ri-
duzione di durata dell'inse-
gnamento elementare. 1'arti-
colazione di un'unica scuo-
le media superiore e via di-
cendo. La demistificazione 
genuina operabile dalla scien
za. in particolare da una 
scienza deH'uomo che si 
presti alia riprova, e prossi-
ma se non identica a quella 
di una strategia politica che 
rifiuti U compromesso e la 
falsa coscienza ideologica 
nella motivazione e direzio-
ne dei dinamismi comporta-
mentali umani. 

Con tecniche 
nuove 

Quello che ho in parte ac-
cennato e sto per aggiun-
gere. sembra urtare contro 
alcune nostre scelte attuali 
di lotta per la riforma sco-
lasfca. che ntengo anche io 
valide. ma limitatamente al 
penodo di transizione odier-
no. Noi chiediamo spesso 
pni tempo e piu anni per 
la scuola di base, ossia una 
scuola integrata e i'estensio-
ne ai sedici anni dell'obbli-
go alio studio. Ma il m.ig-
gior tempo da destinare gi.»r-
nalmente all'in«egnamento da 
un lato e alia permanenza 
a scuola degli alunni dai 
1'altro. e in funzione e delle 
tecniche usate per I'appren 
dimento. e della strutuira 
generale dei servizi para 
scoiastici (parchi. verde at 
trezzato. centri social!. ecc.). 
K la durata protraita longi 
tudinalmente e in funzione 
dell'inizio dell'obbligo. 

Se si anucipasse I'inse 
gnamento obbligatorio alia 
scuola per l'infanzia. come 
proponevo sin dal 19o5 in 
un convegnn romano del 
1'ADESSPI. non occorrereb 
be piu pn>liingark> fino ai 
sc^iici anni; o con sent irebbe 
un abbreviazione delle scuo 
le medie supenori dopo i 

sedici anni. unificandole, ar-
ticolandole in specializzazio
ni parziali della durata di 
due anni. con professionaliz-
zazione al termine del bien-
nio gia articolato. e libera 
accesso all'Universita senza 
corsi integrativi. 

L'immaturita personale e 
culturale di cui danno pro-
va tanti candidati odierni 
all'inizio degli studi univer-
sitari deriva dal disorienta-
mento prodotto negli studi 
precedents Esiste invece la 
possibilita di insegnare con 
tecniche nuove. in parte 
< programmate » con mezzi 
audio-visivi. in parte anima
te nel rapporto diretto coi 
docenti. capaci di consent'-
re una buona assimilazione 
di modelli di autodirezione 
deU'appreiidimento o di gui-
da attiva. sperimentale. da 
parte del docente. Ci6 mi-
gliorerebbe di certo la qua
nta e la quantita dell'ap
prendimento. 

Nozionismo 
superficial 
Ma un prodromo indispen-

sabile a mio parere per que-
ste soluzioni moderne do-
vrebbe essere l'introduzione 
di insegnanti diversi. come 
preparazione e come nume-
ro. nelle scuole elementari. 
abolendo la figura del mae
stro onnivalente. legata a 
schemi superati di nozioni
smo superficiale tuttora per-
sistenti nei programmi e m' 
sintesi affettiva nel condizio-
namento della condotta per
sonale dell'alunno. La se-
parazione dei compiti affi-
dati a maestri aventi alme-
no due anni di universita. 
che possiedono bene le mo
derne teorie e tecniche di 
psico-Iinguistica. scienza del-
l'informazione. matematica. 
ricerca storica. analisi so-
ciologica. ecc.. potrebbe riu-
nificarsi nell'incontro con 
creto delle discipline sul 
piano di un lavoro coliegiale. 

Persino nella scuola per 
l'infanzia ritengo che non 
sia valida la tradizionale 
concezione di affidare i bam 
bini a un insegnante. per 
giunta di un sesso soltanto. 
e aggiungerd che il proble-
ma sussiste gia al livello de
gli asili-nido. dove i risultati 
sperimentali di ricerche ri 
salenti al dopo guerra han 
dimostrato 1'efficacia delta 
presenza degli adulti in rtio-
li differenziati. Se quanto 
ho brevemente schematizza-
to e vera, e Io si pud di-
mostrare in sede tecnica. 
sarebbe per lo meno oppor
tuno sviluppare una ricerca 
sperimentale pubblica inter-
regionale in tal senso. col 
vantaggio di rivitalizzare la 
scuola. preparare meglio i 
docenti. occupare un mag 
gk>r numero dei candi.l.iti 
alle carriere didattiche. Ia-
sciare tempo libero ai ra-
gazzi per addestramenti 
sportivi extra o para-scola-
stici. addestramenti in cui 
il nuoto. 1'alpinismo e certe 
tecniche di lotta non arma 
ta dovrebbero occupare uno 
spazio oggi usurpato da ;n 
sulsi bricolages o da gin 
nastiche tradizionali. 

Owiamente cid allarga i) 
discorso al diverso disegno 
di sviluppo che vogliamo 
per le citta e a quello di 
urbanizzazione delle campa 
gne. ora non affrontabile se 
non per scorcio. poirhe es 
so pure dipende dal piu 
ampio meccanismo di svilup 
po produttivo e dalla strut 
tura sociale ad esso colle-
gata. 

Qui ci bastera per con 
chiudere senza troppo am 
pliarci. evidenziare H rac 
cordo tra le considerazioni 
fatte all'inizio sull'accresciu-
ta domanda di specializza 
zione in psicologia (essa pu 
re da rid;mensionare ricol 
locandola in parte all'inter-
no dei confini della laurea 
cornspondente). e la vahdi 
ta di una motivazione che 
ne richieda 1'uso scientifico 
e demistificante nella so
cieta e nella scuola: dove. 
tra I'altro. potrebbe valida 
mente cooperare all'mcon 
tro tra la formaziooe richie
sta dalla cultura e dall'uten 
za operaia e quella del tec 
nico o del ricercatore. nel 
comune superamento delle 
barnere che sono state arti 
f:cialmente create con la di 
visione del lavoro. 

A. Massucco Costa 

I bambini che lavorano 
Film senza sceneggiatura 

del regista Vittorio De Seta 

L'obiettivo TV 
scruta la vita 

di una borgata 
Per quindici settimane, riprese dirette tra i ragaz-
zi di Pietralata, a Roma • Un maestro improvvisato 
e una realta da verificare - Che cosa si propone 
I'esperimento tra i banchi - Tre ore di spettacolo 

L'operazione • anagrafe del fuorilegge 
del lavoro » e iniziata. Si tratta di una 
specie di censimento per avere un qua
dra esatto di un fenomeno tra i piu ver-
gognosi della nostra societa: quello doe 
dei bambini che sono costretti a lavo-
rare fin dalla piu tenera eta. L'inizia-
tiva e stata presa dal mlnistero del La
voro che infende compilare un c libro 
bianco*. Si tratta senza dubbio di un 

fatto Interessante: II lavoro minorile 
Impegna centinala di mlgllaia di ragazzi 
per i quali tutti I mestteri sono buonl 
(nella foto due bambini che fanno la 
guardia ai porci) pur di offrire un aiuto 
alia famiglia. Sono centinaia di migliaia 
di bambini che dovrebbero essere messi 
In condizione dl frequentare la scuola, 
garantendo loro quel diritto alio studio, 

sul quale hanno fatto pieno fallimento I 
govern! succedutisi In tutti questi anni. 
Ben venga quindi II censimento sul la
voro minorile, accompagnato dagli ur
gent! provvedimenti chiesti da tempo dal 
nostra partito e dalle forze sindacali, 
e da un'anallsi di questo fenomeno < al-
I'italiana» che ha radici nelle vecchie 
pfaghe economiche, politiche e social! 
del nostra paese. 

Anche Vittorio De Seta 6 
stato catturato dalla Rai-Tv. 
E l'azienda — che sta mira-
bilmente perseguendo l'obiet
tivo di essere parte determi
nante dell'industria cinemato 
grafica nazionale — lo ha su-
bito presentato alia stampa 
italiana e straniera badando 
bene a ricordare come De Se
ta sia l'ultimo acquisto di un 
lungo elenco che in due anni 
scarsi ha messo insieme i piu 
prestigiosi registi italiani. 

Esca della cattura e. com'e 
avvenuto in altri casi. una di 
quelle opere sperimentali che 
l'i n d u s t r i a (Jiiematogra-
fica non pud assolutamente 
permettersi e che soltanto la 
Rai-Tv pud prospettare ai piu 
impegnati autori nazionali. 

Non a caso. l'incontro e sta
to aperto dal massimo dirigen-
te del settore spettacolo-
tv, dott. Romand. che ha in-
sistito molto sul carattere «de-
licato *, « difficile ». « parti-
colarmente significativo » del-
l'impresa che Vittorio De Seta 
si accinge a realizzare. 

Non e facile spiegare di che 
si tratti. anche se apparente-
mente il discorso pud essere 
espresso in questi termini tra
dizionali: riduzione cinemato 
grafica del libro di Albino 
Bernardini Un anno a Pietra
lata. 

II volume di Bernardini, in
fatti. e una sorta di diario re-
datto da un maestro elemen
tare in un anno di insegna-
mento nella squallida borgata 
romana. Un anno che si svol-
ge all'insegna della sperimen-
tazione, attraverso l'esaltazio-
ne del lavoro di gruppo, del
l'apprendimento intcso come 
ricerca, come organizzazione 

Inconfro fra il compagno Esposlo dell'Alleanza e gli student! nell'aula magna della «Calfolica» a Piacenza 

I CONTAMtl ALL'UNIVERSITA 
I problemi delle campagne - Come realizzare un profondo rinnovamento deHragricoltura - Unifa d'azione o unifa or-
ganica? - Le cifre dalle quali e partita la discussione - Assemblea di giovani inleressali a capire passato e presenle 

USA: dilaga 
il fenomeno 
della droga 

Anche poliziotti e soldati ne fanno uso - II governo 
federale cerca di unificare la legislazione - Nel Texas 
I'ergastolo a un ragazzo per possesso di marjua-
na - La repressione non basta ad arginare il pericolo 

Negli Stat! Unit] d'America I'allarme per il parallelo aumento 
della violenza e dell'uso della droga e ogni giorno piu forte. 
Kino a qualctie tempo fa le autorita. pur ammettendo il fenomeno 
della diffusione in ascesa di droghe c dure * (eroina. cocaina. ecc.) 
e di quelle c morbide» (anletamine. barbitunci. ecc.). lende 
vano a farlo appanre come prerogativa di gruppi nstretti: gli 
artisti. gli student] e gu hippies. EIra un modo tipico di tranquil-
bzzare da un lato lopmione pubblica e dall'altro di trovare un 
ultenore moUvo per isolare (e repnmere) quanti non accettavano 
supinamente il sistema Le uitime notizie cambiano perd le carte 
in tavola: oggi anche I'amencano medio e l milOan comprano 
e consumano la < merce proibita ». Non solo: sempre piu frequent! 
sono i casi di agenti di pohzia sospesi o radiati per aver < fu 
mato > o per aver chiuso un occhio di fronte a flagranti episodi 
di consumo collettivo. 

Milioni di amencani dovrebbero finire in carcere. se avesst 
un valore in questo campo la repressione (mentre 6 soltanto la 
prevenziooe che pud avere speranza di successo) e se fosse apph 
cata la legge. II governo federale e mtervenuto per cercare di 
attenuare le impressionanti differenze legislative tra Stato e Stato. 
rendendo meno pesanti le oorme penali sugb stupefacenti e. in 
particolare. sulla marjuana. La Virginia, dove fino all'anno scorso 
il oossesso ancne di una sola < si^aretta » prevedeva una condanna 
automauca a 20 anni di reclusione. ha adento all'invito governa-
tuo NellAnzona i giudia hanno ora la facolta di decider* caso 
per caso se porre I'accusato m liberta condizionata. 

La maggioranza dei magislrati vorrebbe avere la possibilita 
di applicare ovunque questo pnncipio. soprattutto quando I'lmpu 
tato e un gtovane mcensurato: si fa avanti in defimtiva 1'opinione 
di andare alle radio — social!, ideali. politiche — del fenomeno. 
piuttosto che affidarsi ai ngon della legge (peraltro fino ad oggi 
appars! tutt'altro che efficaci). 

Soltanto un mese fa la Corte suprema del Minnesota na con-
validate la condanna a 20 anni di un ragazzo trovato in possesso 
di grammi 0.028 di marjuana. Per trovarla. gli agenti avevano 
pulilo le tasche della sua giacca con un aspirapolvere. Il caso e 
ora all'esame della Corte suprema federate che con tutta proba
bility annullera la sentenza. Ma nel Texas addinttura I'ergastolo 
e stato comminato alio studente Harold Finklea. d) 19 anni, 
perche aveva in tasca due scatole di fiammifen piene di marjuana. 

Intanto. proseguono gli studi per chianre gli effetti disastrosi 
delle droghe sul corpo umano All Istituto nazionale per il cancro 
di New York, e iniziato \i pnmo esperimento per provare il rap
porto tra marjuana e c il male de) secolo >. I media mettono in 
guardia I giovani da un'abitudine che combina € un falso ptacere 
con un vero pericolo ». Ma il discorso di fondo negli Stati Umti e 
ancora cluso: che cosa vuole. dove va. quali ideali di vita offre 1* 
societa piu neca del mondo alle sue nuove generaziom? 

Dal oostro inviato 
PIACENZA, marzo. 

Dopo la fabbrica, l'unlver-
sita. Dopo gli operai, gli stu
dent!. I contadini e le lo
ro organizzazioni democrati-
che stanno vivendo un mo-
mento di grande interesse. 
Questi incontri ne sono la piu 
valida testimonianza. I pro
blemi delle nostre campagne 
stanno uscendo dal ghetto in 
cui per molto tempo erano 
stati costretti e stanno impo-
nendosi all'attenzione di stra
ti sempre piu vasti di opinio-
ne pubblica come problemi 
nazionali, problemi chiave dal
la cui soluzione dipende lo 
sviluppo economico del Paese. 
Questa presa di coscienza e 
un fatto politico di grande 
portata. destinato a Tare sto
ria. 

E' appunto in questo qua-
dro che si colloca l'miziativa 
presa dalla consults rappre-
sentativa degli student! della 
facolta di agraria della Uni
versita Cattoiica del S Cuore 
di Piacenza. Essi hanno co-
stituito a?li mizi dell'anno ac-
cademico quattro gruppi di 
studio dedicati nairanalisi de
gli indirizzi di politica agra 
ria delle principal! organizza
zioni sindacali agricole ». Ora 
hanno voluto compiere una 
prima verifica delle conclusio-
m tratte e alio scopo hanno 
promosso una sene di sera 
te-dibattito con i maggiori 
•leaden del movimento con 
tadino. E' cosi che Ton. Atti-
lio Esposto. presidente nazio 
nale deU'Alleanza. ha avuto 
l'occasione di varcare le so-
glie dellTJntversna. di fare un 
discorso nell'Aula magna e di 
nspondere poi al fuoco di fi. 
la delle domande di una as
semblea di studenti. es'r«»ma 
mente attenta ed interessata. 

Venti anni fa il 4tf per oen 
to della popolazione attiva era 
occupata in agncoitura. >)ggi 
si 6 scesi al 19,4 per cento. 
In tutto sono 3 milioni 683 
mila addetti, che secondo cer
te previsioni dovrebbero dt-
minuire ancora, di due milio
ni. per attestarsi su una per-
centuale oscillante tra 1*8 e il 
12 per cento. Sono dati que
sti che danno una idea dei 
Rrofondl sconvolgimentt che 

anno colpito le nostre cam
pagne. Niente pert) e avvenu
to a caso. Lo sconquasso e II 
risultato di un meccanismo 
dl sviluppo ben preciso che 
vede ragricoltura e i contadi
ni in posizione dl netta su-
bordlnazione economica e so 
ciale nei confront! del grande 

' capitale monopolisttco. Co-

struire un domani agricolo sl-
gnifica opporsi a questo mec
canismo economico e socia
le. modificarlo profondamen-
te, lavorare per costruire una 
alternativa che per rAHeanza 
e una agncoitura contadina 
associata. Questa l'ossatura 
della conversazione dell'ono-
revole Esposto. Alia domanda: 
«Chi siamo e cosa vogliamo* 
egli stesso ha risposto dando 
notizie sulla storia abbastan-
za recente deU'organizzazione 
e precisando le tre question] 
principali dalle quali trae ori-
gine la sua lmea politica. La 
Alleanza dei contadini e stata 
fondata il 12 maggio 1955 da 
Ruggero Grieco, che ne e sta
to il suo primo presidente, e 
da Rodolfo Morandl. Allora 
aveva una struttura federati-
va E' nel 1962. allorche si tie-
ne il primo .congresso, che 
l'organizzazione acquista i ca-
ratteri che essa attualmente 
ha Associa SOti mila units at-
tive nella produzione contadi
na: e presente m ttitte le pro
vince italiane meno cinque; 
ha un patronato oer l'assi. 
stenza (INAC) e un istituto 
di preparazione professiona-
le (CIPA); e fondatrice del 
CENPAC (Centro nazionale 
delle forme associate e coo
perative): ha propn rappre 
sentanti in seno al CNEL. nei 
van CRPE. negli enti di svi
luppo agricolo; vanta infine 
numerosi collegamenti inter-
nazionali. 

Ritardi e resistenze non 
mancano ma da qualche tem
po a questa parte vi sono an
che delle interessanti novita 
che dicono come il processo 
sia ormai maturo, come certi 
artificiosi steccati ideologic! 
siano stati abbattuti. II suc
cesso ottenuto con I'approva-
zione della nuova legge su 
fitti agran ha questa matrice 
tinitaria. Per la prima volta 
Io schieramento e stato lar
go non solo a livello delle for 
ze politiche ma anche delle 
stesse organizzazioni contadi-
ne. Alleanza. UCI. ACLI. e in 
numerose province anche Col-
diretti si sono per la pnma 
volta trovate assieme, dalla 
stessa parte, a tutto vantag
gio dei contadini. 

Ed e stato propno questo 
discorso unitario. cost logico, 
a conquistare gli student! i 
quali hanno rivolto al com
pagno Esposto delle doman 
de precise. 

A domande chiare, nsposte 
chiare. Esposto ha nhaitufo 
innanzltutto che TAIieanza 
non pensa a soluzioni organ!-
che come awiene nel campo 
sindacalc. Per il momento sa

rebbe gia Importante realiz
zare una unita d'azione co-
stante con la Coldiretti e 
1TJCI, sulla base di una piat-
taforma rivendicativa precisa. 
in una parola puntando essen-
zialmente sul problemi real! 
dell'azienda contadina. Una 
remora a questa unita d'azio
ne e costruita dal rapporto 
che la Coldiretti ha con la 
Confagricoltura sin dal 1950. 
Qui ci vuole chiarezza, gli in-
teressi dei contadini coltiva-
tori non sono gli stessi degli 
agrari capitalist! o dei pro-
prietari assenteisti. 

II tempo per costruire un 
minimo di discorso unitario 
non e prevedibile ancora. C'e 
una volonta politica che sten-
ta ad affermarsi anche se le 
uitime vicende. quelle dei fit
ti agrari o quelle relative alia 
lotta contro l*Eridania. han
no rivelato ferment! nuovi. 

Intanto si stabiliscano dei 
rapport!. Una cosa che tutta
via noi sentiamo di pretende-
re — ha detto Esposto — h 
il superamento di ogni forma 
di corporativismo. II movi
mento contadino deve Tar par
te del movimento generale 
dei lavoratori e dare il DI*O-
prio contributo al rinnova
mento in senso democratico 
della societa nella quale vlvia-
mo Rispondendo poi ad una 
altra domanda il presidente 
dell'Alleanza ha avuto modo 
di ritornare ancora su questo 
concetto. Noi non vogliamo 
assolutamente fare — egli ha 
detto — del contadinismo La 
Alleanza punta ad una grande 
produzione: il contadino deve 
diventare un grande produt-
tore entrando in coooprativa 
o nella forma associata. Ma 
la sm scelta deve essere libe
ra. Niente mlsure coercitive. 
Se lo Stato vuole proorio fa
re qualche cosa (e ne ha l'ob-
blifo). eserciti un attento enn-
trollo a monte e a valle del 
processo produttivo. Sono 
i due moment i in cui la re-
mimerazione del lavoro con
tadino subisce un vero e pro-
prio s*rrhe<"»1o A monte con 
1'acquisto del mezzi tecnici 
neres<ari alia eoltiva^tone a 
prezzi che 11 produttore non 
rfesce ma! a confnttarp era-
zie anche alia Federconsorzi. 
a valle con il continuo ten 
tativo d! sminuire II valore 
della sua produzione. Se 
non si elimina ouesto sac 
chegglo ragricoltura sara <em-
ore In rltwrdo non p»nnr*»«*»n 
tera ma! 1'awenlre. in «*>wn si 
risoerchlprft «sempre e sol 
tanto il passato. 

Romano Bonifacci 

di forme di autogestione e 
analisi di quella realta che e 
base dell'esperienza quotidia-
na degli alunni. 

E". dunque, la storia di un 
esperimento pedagogico che 
De Seta affrontera in termi
ni di esperimento narrative 

« In pratica — dice il regi-: 
sta — non e'e una sceneggia
tura. Se la scuola deve essere 
un fatto vivo, creativo. in cui 
i ragazzi siano i protagonisti, 
sarebbe stato contraddittorio 
avere una sceneggiatura che 
metta in bocca ai ragazzi pa
role pensate da noi». 

Un anno a Pietralata, infat
ti. sara girato in una scuola 
della borgata con ragazzi scel-
ti sul posto: ragazzi che for-
meranno una quinta elementa
re realmente impegnata nello 
esperimento descritto da Ber
nardini. Anche il maestro, in 
un primo momento, avrebbe 
dovuto essere un maestro 
« vero >; tuttavia 1'estrema dif-
ficolta del suo compito ha con-
sigliato di far ricorso ad un 
attore, ed e stato scelto Bru
no Cirino. 

Anche per lui si tratta di 
una sperimentazione. Dovra la
vorare, infatti. dal vivo: 
rispondendo ai problemi rea-
li che i suoi alunni gli por-
ranno « inventandoli > sul mo
mento cosi come li inventano 
nella realta. « Quando mi han
no affidato l'incarico — dice 
Cirino — mi sono messo a 
studiare pedagogia. Ma ho ca
pita subito che non e cosa 
che si possa imparare sui te-
sti. Cosi ho fatto pratica in 
due o tre scuole, qui nel La-
zio: alcuni maestri mi hanno 
anche permesso di tener lezio-
ne per due ore al giorno *. 

E' su queste basi — e con 
la consulenza di Francesco 
Tonucci ricercatore presso lo 
istituto di psicologia del Cen-
tro Nazionale delle Ricerche 
— che la troupe di De Seta 
girera per quindici settimane 
nella scuola di Petralata. per 
ricavarne materiale sufficiente 
a tre ore di trasmissione (tan-
to durera la versione televisi-
va. divisa in tre parti. Ma si 
arrivera anche ad un ulteriore 
condensate di un'ora e mezzo: 
un film da circuito commer-
ciale, che verra trasmesso an
che dalla tv tedesca, coprodut-
trice del filmato). 

L'impegno di De Seta, tut
tavia, non si arresta qui. A 
quella che egli stesso defini-
sce « parte didattica > girata 
senza sceneggiatura, dovra in-
tegrarsi infatti la parte < see* 
neggiata >: che riguarda gli in-
contri-scontri fra il maestro e 
la burocrazia scolastica; non-
che gli eventuali incontri con 
i genitori. Anche su questo 
terreno, tuttavia, quasi nulla 
v'e di programmato in par-
tenza: sara T'esperienza diretta 
del maestro-Cirino con gli 
alunni della borgata a stimo-
lare la creazione di questi nuo
vi elementi narrativi e il loro 
rapporto organico con le se-
quenze, diciamo cosi, docu
ments tie. 

Ma quale sara, narrativa-
mente, il risultato finale? «Da 
un punto di vista Iinguistico 
— dice De Seta — la parte 
estemporanea deve fondersi 
con quella programmata, in 
modo che al pubblico il tutto 
appata come un normale film 
con attori ». E' una scelta che 
pone in primo piano il mo
mento < narrativo > ma che, 
spiega ancora il regista, c pud 
avere sul pubblico un impat-
to emotivo piu forte di quan
to non si avrebbe attraverso 
un reportage >. E' una espe-
rienza, del resto. che non 6 
estranea nemmeno al De Seta 
cinematografico come sa chi 
ricordi il suo Bandili a Or-
gosolo. i cui interpret! erano 
tutti pastori sardi. 

Questa, dunque, e la linea 
narrativa. Quanto ai conte-
nuti, De Seta, Tonucci e Ciri
no affermano che il film < de
ve aiutare ad andare in cri-

si ». Dovra essere. insomma, un 
film con forte carica polemi-
ca sul nostra asselto scolasti-
co e sui rapporti fra scuola 
e societa. II dottor Romand 
appare un po' preoccupato di 
questo pubblico impegno: e 
accenna subito ad una < cri-
si ma con ottimismo >. Cosa 
voglia dire non e chiaro, ma 
m fine si apprende che men
tre il maestro di Bernardini 
rinuncia scoraggiato a prose-
guire I'esperimento. quello di 
De Seta nnnovera il suo im
pegno per 1'anno successivo. 
Pud essere una differenza da 
nulla, pud essere una diffe
renza decisiva (e tipicamente 
televisiva): ne riparleremo 
quando il film, fra qualch* 
m e s e , apparira sui tele-
schermi. 

Dario Natoli 


