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In questi giorni si svolgono nelle scuole le riunioni degli insegnanti per la scelta dei test! - L'impegno democratico per rivendicare non solo libri diversi, ma piu libri e piu strumenti 
didattici di ogni tipo - Le assemblee di genitori, i Consigli di zona e di quartiere, le forze politiche sono interessate al dibattito - II diritto degli insegnanti di rifiutare I'adozione 

II problems delle adozioni 
dei libri di testo in tut t i gli 
ordini di scuole 6 in questi 
£iorni al centro dell'attenzio-
ne di quanti sono interessati 
alle sorti dell'istruzlone: e un 
momento delicato. d ie vede 
nnnovarsi discussion! ed an-
che scontri avviati negli ulti-
mi due o tre anni, che solle-
cita nuove forme d'impegno 
da parte di genitori e di cit-
tadim in genere e da par te di 
insegnanti. che evidenzia un 
processo allarmante di pro-
grcssivo detenoramento e la 
necessita d: trovare al piu 
presto solu?!oni concrete e po
sitive. 

1 termini del problema. nel
le linee essenziali. sono noti: 
rename dei l:bri di tes to. in 
particolare della scuo'.a ele
mentare. consente di toccare 
con mano (come 6 s ta to fat
to la pr:ma volta dal gruppo 
di operai e maestri di Geno-
\a . e poi da moiti altri grup-
p: nat: alio stesso modo e con 
gl. stessi intenti. e inline dal-
la niostra itinerante promos-
sa dal Comune di Reggio Emi
lia) lo stato di arretratezza 
culturale. ideologica. didatti-
ca che si e voluto tmporre al
ia nostra scuola di base: un 
numero sempre crescente di 
genitori comprende il dan-
no che viene fatto ai propri fi-
gli quando si insegna.no certe 
cose e quando la scuola conti-
nua a ronfigurarsi come un 
esercizio di conformismo sot-
to tutt i i punti di vista: un 
numero sempre crescente di 
insegnanti si sente avvilito da 
una professione dequalificata 
e frustrante. e si organizza 
per impedire di esser condi-
zionato nel proprio lavoro da!-
rimoosizione burocratica dl 
proerammi e s trumenti inade-
guati. talvolta dannosi. 

Piu strumenti 
didattici 

II discorso. quindi. da spe-
cifico. come poteva sembrare. 
s'e fatto ben presto piu gene-
rale ed essenziale; parlare dei 
libri di testo ha significato 
compiere un salto qualitativo 
dell ' impegno del movimento 
democratico per il rinnova-
mento della scuola. passare 
dalle rivendicazioni di ordine 
quanti tat ive ad una vasta pro-
blematica. che investe i con-
tenuti e i metodi dell'inse-
gnamento. i costi della scuola. 
la gestione sociale. la forma-
zione e 1'aggiornamento degli 
insegnanti a tut t i i livelll. In-
cominciare a denunciare tut-
to quel che va tolto dai li
bri di testo. s:gn:f:ca trovar-
si. subito dopo davanti al pro
blema di indicare come riem-
pire quel vuoto. e cioe che ti
po di istruzione si deve og
gi impart i re ai ragazzi. che co-
sa e necessario che la scuola 
dia loro per fame dei citta-
d:ni consapevoli. come tu t ta 
questa materia debba essere 
distribuita nelle varie fasce sco-
lastiche in modo da prevede-
re un apprendimento progres
sive e non una ripetizione ci-
clica delle medesime nozionl 
(funz:ona!e alia s t ru t tu ra pira-
midale e selett 'va della scuo
la gentiliana) 

E una volt.i stabilito que-
6to. e stab:l:to che. per intro-
dur re una cultura nuova nel-
la scuola. bisogna introdurvi 
nnn solo libri diversi via piu 
libn c piu strumenti didatti
ci di opni tipo. e necessario 
non solo garantirne la plena 
gratuitn e la p:ena utilizzazio-
ne (e qu!ndi istitu.re la scuo
la a tempo pieno). ma anche 
met tere g".: insegnanti in gra-
do di saper sfruttare quegli 
s t rument i . di aver il coraggio 
di sottoporre a una verifica 
permanent^ ;1 proprio lavoro 
senza per questo considerarsi 
una controparte rinviata a giu-
dizio. di accettare un lavoro 
collegiale ap?rto a qualsiasi 
contnbuto anche esterno: che 
e anche la s t rada per confe-
rire una nuova dlgnita pro-
fess.onale e sociale al ruolo 
f-tesso de'.I'.nsegnante. 

Per arr:*»are. infine. alia 
estensione e al'.a ist.tuziona-
lizzaz.cne di varie esperien-
re. spontanee o promosse da 
r.mnnn:straz:on: iocali demo-
rrat .che. ri: ^estrone sociale 
del:* scuola. che non s:gn:f:-
ca soi tanto panecipaz.or.e a 
moment: amm:nistrat :v: o or-
ganizza-ivi. ma anche libera 
d:s:uss.one su tu t to quel che 
cvviene ne'Ia scuo'a. sulle sce'.-
fe prosrammatiche. sugi: 
or ient^ment: educativi. 

Indieazioni 
di lavoro 

Una ser .e d: obiettiv: cp.e 
r^zg'i sono meno irraggiungi-
b;I; d; qualche tempo fA. quan 
do ancora non esis'teva un va-
s to e maturo movimento di 
massa. che ha trovato nelle 
forze democratiche e nei s:n-
clacati de: lavoratori un punto 
ri: riferimento sicuro: ma pro
prio per queste ragioni. s: 
rende piu nccessaria una de-
finizione chiara e lmeare di 
quegli obiettivi e delie forme 
d: lotta piii idonee per rea-
lizzarli. una valorizzazione in-
tensiva di tu t te le iniziative 
che gia ora sono di per se 
stesse in grado di influire su 
qua'_5iasi progetto di riforma 
riie venisse finalmente discus-
so in Parlamento. 

Innanz: tutto. e giusto che 
continui e s: sviluppi ulterior-
rnente in tu t te le forme e in 
tu t te le sed: poss.bil: 1'azione 
di denuncia de. contenuti d3; 
libri di testo: non solo per 
tu t t e le rag:on; d:datt:che che 
dicevo, ma enche perche que
sta denuncia e un momento 
importantissimo della Jotta 
contro il fascismo. che attra-
verso i canah delia scuoia ten-
Ce a insinuarsi nelle menti 
<ei giovani in uri modo ms-
K& i coper to ma proprio per 

questo pifi lnsidioso che nel 
passato, col volto della bona-
rieta e della ragionevolezza 
mostrato da Almirante alia te-
levisione. Quel che finora s'e 
fatto in questo senso deve Co-
sti tuire un'indicazione di la
voro per tut t i : nelle assem
blee e nei consigli dei genito 
ri, nei consigli di zona e di 
quartiere. nei consigli comu-
nali, nelle sedi dei partiti d3-
mocratici. gia si s tanno svilup-
pando dibattiti nel corso dei 
quali vengono esaminati i vari 
testi, se ne criticano le pa-
gine pu'i scandalose. si sug-
geriscono correttivi ed alter
native. 

II rifiuto 
del testo 

In questo modo. le mostre 
possono moltiplicarsi, co
me verl e propri consuntivi 
di questi dibatti t i , collegate 
quindi con la realta sociale 
immediata, nate da esperien-
ze dirette ed evident!, ed ar-
ricchite da tu t t i quegli elemen-
ti che possono derivare da 
ogni apporto individuate: ba-
sterebbe per esempio esten-
dere la discussione ai qua-
derni dei ragazzi. a c:6 che 
loro si insegna a scrivere a 
scuola. a cio che si fa loro 
imparare a memoria. a certe 
presunte integrazioni dei te
st i . per allargare ulteriormen-
te il discorso e met tere il di-
to su numerose e dolentl 
piaghe. 

Per quanto riguarda il pro
blema specifico delle adozio
ni, le considerazioni sono va
rie e di vario ordine. E' chm-
ro che va difeso l 'insegnante 
che si rifiuti (per infinite ra-
gioni. anche oolitichei d: adot 
ta re i libri di testo: perche e 
un suo dir i t to scegliers: : me 
todi e gli s t rument i didattici 
che ritiene piu opportuni (sal
vo restando. naturalmente , 
quel momento di controllo 
sociale deH'insegnamento. che 
e irrinunciabile). perche il ri
fiuto anche clamoroso e una 
delle poche s t rade che gli re-
stano per a t t l ra re l'attenzio-
ne generale sul problema. 

Ma non e det to che tu t t i 
seguano questa s t rada: ci so
no altri insegnanti. alcuni del 
quali s inceramente democrati-
ci. che ritengono il libro di 
testo uno s t rumento utile, an
che se non il solo, del loro 
lavoro, ma che vorrebbero che 
11 contenuto fosse di ben al-
t ra natura. Ne deriva. quindi. 
che mentre da un lato e ne
cessario insistere con la va
sta azione di denuncia che 
dicevo. affinche i libri di te
sto siano completamente tra-
sformati (il che significa an
che una riforma dei program-
mi della scuola deH'obbligo. 
s t re t tamente collegata con la 
istituzione della scuola mater . 
na pubblica e generalizzata 
con programmi e contenuti 
che la qualifichlno come vera 
« scuola »). dall 'altro e necessa
rio trovare uno sbocco posl-
tivo all 'atto dimostrat ivo del 
rifiuto delle adozioni. affin-
chft i fondi ministerial! non 
rtmangano nel cassetto ma — 
attraverso una nuova legge 
sollecitata dal movimentu -
possano essere diversamente 
utilizzati. a discrezione dell'in-
segnante e a seconda delle de-
cisioni assunte in tu t te le va
rie istanze di gestione derno-
cratlca della scuola. 

II ruolo 
delle Regioni 

Un obiettivo di questa na
tura pu6 essere subito reai:^ 
zato attraverso '.e Regioni. p&r 
quanto r iguarda la scuola me 
d:a inferiore e superiore. dal 
momento che dal pr imo apri-
le l> loro competenza eroga-
rn i buoni libri e tutt i i fon
di per le biblioteche di clas-
se P di is t i tuto e per le cas-
se scolastiche. II det ta to stes 
so dpi decreto delegato di tra-
smissione dei poteri l a sda un 
cprto margine di discreziona-
lita. che puo essere opportu-
namente utilizzato purche si 
afferm: nella coscienza di tut
ti il valore del ruolo che d 
nuovo ente democratico puo 
svolgere nel campo dell'istru
zlone. 

Decisioni in questo senso so 
no gia s ta te deliberate per 
esempio. dai Consigli dei-
1'Emilia. delia Toscana. della 
Iiombardia, In Lombardia e 
s ta ta votata una iegge che par-
la espressamente di « acqui 
sto di testi a favore del'.e bi
blioteche di classe o di isti
tu to e d: a l t ro materiale di-
re t to a favorire la sperimen-
tazione didat t ica». sulla base 
delle indieazioni fornite dagli 
Insegnanti e dagli s tudent: . 
pur mantenendo in via trans-.-
toria e in casi opportuni ia 
erogazione di buonl-libro. In-
somma. ia Regione si presen-
ta come un mterlocutore piu 
immediato at t raverso il quale 
e possibile con una par ted-
pa2ione di massa impostarir 
fin da ora '.n termini nuovi 
il problema. disciplinare in al 
cuni punti Ia materia, se non 
al t ro ponendo un frer.o alia 
proliferazione di adozioni d; 
testi complementary gettatl 
sul mercato a tamburo bal-
tente dalla specalazione edito 
riale. e conducendo inchieste 
sul progressivi aggravamenti 
de: prezzl di copertlna. 

Resierebbe infine da affron 
tare !a discussione fondamer. 
tale sulla formazlone degli in 
segnanU: si t ra t ta di un aitru 
ordine di problem!, su: quali 
r i tornercmo nei prassim: gioi-
ni. che a loro volta coinvol 

| gono anche la Regione. In-
\ somma: proprio in questa pos 

sibilita di dilatare il discor
so. parter.do da un caso con-
creto e sensibile. s ta l'impor-
tanza della polemica sui li
bri di testo e sull 'opportuni-
tA di diffonderla e sostenerla. 

Gennaro Barbarisi 

Con il numero di 
oggi I'Unita interrom-
pe — in concomitanza 
con la fine dell'anno 
scolastico — la pubbli-
cazione della pagina 
settimanale «Speciale-
scuola» che verra re-
golarmente ripresa a 
partire dal prossimo 
1° ottobre. 

Mentre rivolgiamo 
un caloroso ringrazia-
mento a quanti, spe-
cialmente c o m p a g n i 
studenti, docenti e non 
docenti, organizzazio-
ni della FGCI e del 
Parlito hanno contri-
bnito con entusiasmo 
alia diffusione nelle 
scuole dei numeri del 
giovedi, informiamo i 
lettori che I'Unita con
t inued anche nel pe-
riodo in cui non usci-
ra la « pagina » a se-
quire ogni giorno i 
problemi scolastici e 
in particolare quelli 
relativi ai prossimi 
scrutini ed esami. 

'j-v frowtrtf i.-jud jxlto ,oUllci 

6Lictaui.di\y JL |UAI .alto-

H w w LfJuL xdXc M 

s~o , JX ,fvuC +t\Xcc(SL(S. 

Sauro, un alunno di I I elementare, ha stabilito cosi, basandosi 
sulla sua esperienza diretta, la relazione fra le varie allczze (da 
« Le reliizinni e la matematica » di R. Rinaldi Canni. editore 
Zanichelli). 

STORIA E FILOSOFIA 

Per avere 
migliori testi 
modificare 
i programmi 

Lo studio della filosofla hn 
cosl scarsi effetti educativi, 
appare cosl inutile per una 
educazione dl massa. perche 
si riduce alio s tudio delle «fi-
losofie dei filosofi », cioe del 
pensatori specialistl, che, chlu-
si nel loro tecnlcismo, sem-
brano alle prese con proble
mi o insolubili o irrilevanti. 
e comunque senza relazione 
con la pratica, con il movi
mento complessivo di un'epo-
ca storica. Ma vl sono «al-
tre parti » della filosofia (co
me si esprime Gramsci in 
una nota del Quad. I l l ) e 
cioe le idee e le norme di 
condotta delle grandi masse. 
il «senso comune» di una 
epoca. le idee piu o meno dif
fuse nei grandi gnippi diri-
genti, che contribuiscono con 
diverso peso alia formazione 
della loro ideologia, ecc. Que
sta impostazione se da un la
to porta ad un al largamento 
della filosofia fino a coinci-
dere con la storia di un'epo-
ca. dall 'altro permet te una se-
rie di distinzioni; permet te , 
per e?emDio. di dist insuere 
nella produzione di un filoso-

ELEMENTARI 

La spinta democratica 
ha cambiato molte cose 

In questi giorni, secondo la 
prassi e le procedure mini
sterial!, gli insegnanti italiani 
sono chiamatl ancora una vol
ta a celebrare il rito delle 
adozioni dei libri di testo per 
I'anno scolastico 1972-'73. 

A guardare superficialmen-
te la vicenda potrebbe sem
brare che tut to continui co
me sempre Ci sono gia nel
le scuole sguinzagliati 1 « com-
messi » editoriaii con le loro 
imboniture. piu o meno per 
suasive, con le loro solleci-
tazioni. piu o meno lecite; 
abbiamo le immancabili fir 
me di un cer to prestigio sul 
le copertine. acquistate a suon 
di milioni. a w e r t i a m o gia gli 
alibi ipocriti ed interessati 
circa 1'immaturita ed ignoran-
za degli insegnanti che con 
fermerebbero la validita di 
questo « essenziale » strumen
to didattico. 

In realta. al di la dello 
aspet to esteriore. molte cose 
sono cambiate. Le linee se-
rie, cul turalmente organiche 
che il movimento democrati
co ha mtrodot to sui prob t» 
mi dell 'editoria scolastica. so-
pra t tu t to nel periodo piii re-
cente. hanno inciso e s tanno 
incidendo profondamentei tra-
scurare questo dato di valu-
tazione sarebbe grave errore. 

Dalla prima, ormai famosa 
denuncia dei maestr i genove 
si (senza dubbio. ancora su-
balterna, ma quanto dirompen-
te!>. molto cammino e stato 
fatto. Abbiamo avuto un in-
tervento tnconfederale colle-
sa to al tema del di r i t to alio 
siudio. le iniziative moltepli-

ci e documentatc del collet 
t,ivo milanese, le r ipetute e 
motivate prese di posizione 
del movimento di cooperazio-
ne educativa. l'azione capilia-
re e tenace del «Comitato 
d'iniziativa sui libro per la 
scuola » (ora aderente al Cen
tro na/ .onale Bruno Ciari), i 
documenti del Convegno di 
Cagliari nonche, col contribu
t e delle rivlste pedagogiche 
piii a , -anzate (« Riforma del
la scuola », « Cooperazione e-
ducativa »...), ii moltiplicarsi 
dei dibatt i t i su tu t to il terri-
LOIIO nazionale: sono stat i in
teressati operai ed insegnanti. 
amminis t ra ton di enti Iocali 
e s.ndacalisti, pedagogisti 

Possiamo dire che. se pure 
molto cammino resta da fa
re. oggi il problema della fun-
zione del libro (e. piii in ge 
nerale. della s t rumentazione dl-
dat t ica i nplla scuola di base 
non £ piii accademico discor
so di poche avanguardie ma 
fermento di discussione per 
decine di migliaia di inse
gnant i . 

Per questi motivl un nostro 
esame della produzione 1972 
1973 che si fermasse ad una 
analist, pur doverosa e sem
pre necessana. dei contenuti , 
r isulterebbe non solo cultu
ralmente limitata ma ancora 
difensiva. a r re t ra ta cioe ri-
spet to alle possibilita esisten-
ti di far passare motivazionf 
e proposte piii organiche. In 
altr i termini, pare ma tu ro il 
tempo di collocare 1'attacco 
a certl contenuti reazionar« 
all ' interno della critica alia 
s t ru t tu ra del testo (frantuma-

zione del sapere, mono - di-
.^ipiin;ii .ia i eu alia ana inc 
todologia (acriticita, estranei-
ta alt ambiente s t - c o f u . ^ i . t 
le cui e destinato, caducita 
di un sapere pensato e oidi-
nato da l les terno , non vissu-
to e creato dai ragaz/.O): co^i 
come e tempo di aflronlare 
in concreto il problema di 
una proposta alternative qua
le l 'intero movimento richiede 
e moiti insegnanti at tenduno 
(su questa s t rada, non cer 'o 
facile, si e incamminato con 
la sua collana di monografie, 
abbastanza positivamente. Ma
rio Lodi). 

La produzione per I'anno 
prossimo si presenia. linaiLi 
non soitanto formalmente piii 
curata ed anclie depurata in 
parte dalle sconcezze ideolo 
giche e dalle amenita cultu-
rali piii grossolane ma, in 
certl casi, si misura con pro 
blematiche nuove (inquina-

mento. consumismo. razzismj, 
emigrazione. sfrut tamento mi-
norile...) anche se poi e silen-
ziosa o balbettante nella indi-
viduazione delle cause («Fe-
s t a » - let ture - Ed Janus) , 
oppure a i i ronta in modo nuo
vo temi di solito taciuti o 
mistificati (la Resistenza. la 
storia del movimento operaio, 
la pace nel mondo) sia pu
re con notevoli cautele («l 're 
barra cinque » sussidiario - ed. 
Nicola Milano). 

Le forze che operano per 
un r innovamento della scuo
la debbono farsi carico an
che delle volonta che soitan
to parzialmente. ed ambigua-
mente talvolta. si esprimono 

in questi tentativi . La par te 
piii cospicua dell 'editoria, spe
cie nelle case piii vendute 
(La Scuola, Fabbri, Cetem). 
si mantiene a liveUi tradi-
zionaii preterendo la lusmga 
del fotocolor ad un impegno 
culturale piu critico. 

L'esame sereno. non presuu-
tuoso ma neppure deluso. del
le novita mdotte dovrebbe sug-
genre all ' intero movimento di 
proseguire nell 'opera puntuale 
di una denuncia e demistifi-
cazione cosi proficuamente 
connotta nell 'uitimo biennio. 
Al tempo stesso appare ncn 
nnviabile la creazione di un 
centro editoriale democratico 
legato alia cooperazione che 
si proponga di divulgare. ac-
canto ad esperienze signifi
cative. anche piii sistemati-
che proposte cui collaborino 
docenti e lavoratori associa-
t;. Parallelamente sara ne
cessario definire la battaglia 
per un'efrettiva gratui ta della 
scuola di base e. per intan-
to, richiedere la gestione da 
par te dei collettivi di scuo
la dei fondi dest inat i ail'in-
sieme della s t rumentazione di-
dattica (testi , biblioteche, &t-
trezzature, laboratori) . Un im-
pegno dei gruppi parlamen-
tari della sinistra teso a tu-
telare ed a codificare con in-
terventi legislativi queste pri
me iniziative potrebbe rap-
presentare un modo concre
to e qualificato di apr i re la 
battaglia per la riforma del
la scuola nella nuova legisla-
tura. 

Livio Raparelli 

ITALIANO 

Uno sf orzo positivo per 
combattere la retorica 

Di una storia della Iettera-
tura che si presenti come di-
sciplina compiuta e autosuffi-
clente, le antologie di una vol
ta (e spesso anche di oggi) 
offrono la migliore immagir.e 
nel modo In cui ogni autore 
ne segue e ne precede un al
t ro in una serie continua e 
compatta . t u t t : sullo stesso 
piano e senza alcun rirerl-
mento a fatti non Iettera-
ri ( t ranne ech: lontani e glu-
stapposizioni material i) . 

In realta. il cara t tere spe
cifico di un'opera let teraria 
non lo si perde. ma lo si col-
loca al giusto posto proprio 
quando si interpreta ogni sin-
gola ooera non come un og-
getto di una collezione d a»te 
senz'altra spiegazione che il 
gusto (spesso dubbio) del colle-
zionista, ma come un prodc t :o 
che puo essere splegato in ri
ferimento ad un s s t e m a di 
possibilita che genera » go 
verna quello come altri rea 
lizzati o solo possibili. 

Quest'ope razi one di ricollo-
camento storico, per fortuna. 
la si s ta facendo gia da tem
po e fra le ul t ime opere qui 
basta ricordare il libro di Sa-
linari e Ricci. Storia della let-
teratura italiana con antologia 
degli scrittori e dei critici 
( t re volumi, Latcrza. Bart 'fi9. 
1970). che fonde s tor ia della 
le t tcratura. s toria della criti
ca e antologia e si presenta 
come un libro aperto che offre 
le informazloni essenziali sul 

quadro storico e la formazione 
degli intellettuali ad accompa-
gnare le diverse sezioni <fra 
cui e u n p o ' sacnficata quella 
sul Novecento e la letteratu-
ra contemporanea) . Anche Pe 
tronio, L'altivila letteraria in 
Italia, Palumbo. 1970. msiste 
sul contesto storico-culturale. 
sul rapporto con le istituzicr.i 
let terarie e il pubblico delle 
varie epoche 

Ma e l ' importante lavoro di 
Asor Rosa. Sintesi di ttoria 
della let teratura italiana <La 
Nuova Italia. Firenze. 1972) 
che porta esplici tamente a 
fondo questa impostazione. 
permettendo cosi di vede re co
me cccorra completarla. I due 
ampi paragrafi sulla storia e 
1 gruppi intellettuali premessi 
ad ogni capitolo non costitui-
scono un elenco di dati a par
te , ma un momento essenzia
le di discussione della sua in-
terpretazione (a volte n:o)to 
personale) di una storis delia 
let tcratura che non esita a 
concludere con una polemica 
affermazione del cara t tere 
« superfluo » della produz'one 
art is t ica e deU'esigenza di 
svalutare il r iferimento dl 
ogni branca della cultura ad 
un sistema generale di idee 
(definendo questo un elemento 
ideologico). nei confronti dei-
l 'accumulo di esperienze stac-
cate fra loro, ma serie c cor-
re t t e . 

E' quesfat teggiamento ab-
baatanza dlffuso, e glusto In 

quanto si opponga all'ideali-
smo, r ivalutando le sc:enze 
contro la retorica. che spiega 
Ia fortuna delle antologie di 
varia cultura che si sono avu 
te negli ult imi anni . Molte di 
queste si presentano come ot-
t imi sussid: «Piscopo Antnlo. 
am di cultmo contemporanea. 
Palumbc, 1970; Rossi. Idee e 
realta di oggi. Sansoni. Firen 
ze. 1972; e quella di Barberi 
Squarot t i ) . Ma una delle mi 
gliori. non a caso. e qurl la 
curata da Vegezz. e For ' ini 
(Gli argomenti umani, Mora-
no. Napoli. 1969) che dall'il-
luminismo at traverso r impe-
rialismo e la crisi della cultu
ra borghese fino ai problemi 
di oggi in Italia come nel 
Terzo Mondo. non tralascia i 
documenti le t terar i . ma Ii ac-
costa nel modo migliore ad 
una ricca scelta dl annlisi 
scientifiche. 

Sopra si e parlato solo del
la le t teratura . ma polche que
sta ha tenuto fin'ora la narte 
del leone nello studio dell'ita-
hano, r ldotto air&sslmllazione 
e aU'im.tazionc di testi lette
rari classic:, nel momento in 
cui ci si accorge che 1'acqui 
s;zione della l ingua non e una 
coaseguenza. ma una prcmes-
sa necessaria dello studio del
la le t te ra tura . t an to p:u effi-
cace quanto meglio si distin
gue l 'aspetto della produzione 
da quello della compreasione, 
il parlato dallo scritto e i di-
ve.'il UAI non let terar i da quel

lo let terario, si rivela l'im-
portanza di un 'opera come la 
antologia di De Mauro per il 
biennio (Parlare italiano. La-
terza. Bari , 1972), in cui piii 
della meta dei testi sono con-
temporanei e i t r e quar t i non 
let terari . ma dialettali e popo-
lari. scritti privati e memo-
r;e. orosa colUi e discorsi 
pubblici. L'impostazione cro-
nologica rende diff:cile coglie 
re immedia tamente Ia qua
nta delle scelte che compren-
dono il verbale della condan-
na a morte di Giordano Bni-
no. una sentenza de] 1885 con
t ro uno sciopero di operai di 
campagna. sentenze di con-
danna deila Grande Guerra. 
let tere di condannati a morte 
della Resistenza, le epigrafi 
di Calamandrei. le t tere di 
scampati al crollo della diga 
del Vajont. Questi brani . co
me i dibattiti parlamentari 
fra Cavour e Garibaldi, fra 
Nenni. Togliatti e De Gaspe-
ri . gli in ten 'ent i politici di Tu-
rat i . Salvemini, Mussolini, 
Gentile. Croce. Matteotti , 
Gramsci, offrono un ricco ma
teriale per una discussione del 
rapporto fra uso formale del
la lingua e ideologic, per ana-
lizzare concretamente come la 
scelta di un cer to argomento 
e dl certi interlocutor! com-
porti un diverso uso dello stru
mento linguistlco per farsl (o 
non farsi) capire. 

Daniele Gambarara 

fo cio che e espressione pii-
ramentc individuate e ci6 che 
diventa elemento dell'ldeolo-
gia di un gruppo sociale; cio 
che riflette piii o meno di-
re t t amente I rapporti di pro
duzione. e cio che si deve in-
vece a t t r ibuire alia continui
ty del linguaggio. della tradl-
zlone culturale. 

Se si vuole trasferire que
sta concezione « larga » e non 
dogmatica della filosofia nel-
l 'impostazione dei libri dl te
sto, bisogna fare ben al t ro, 
r ispetto alle « aper ture » che 
sono s ta te ten ta te negli ulti
mi anni. Certamente. I testi 
di Sciacca e Lamanna, rap-
presentanti di quella conce
zione della filosofia come 
metafisica che espelle dalla 
filosofia stessa qualsiosl di
scorso piii umano e piii « sto
rico ». che scopre il «pensie-
r o » solo nelle piii vuote a-
strazioni, hanno "fatto il loro 
tempo (con questi noml. co
munque . indichiamo pur sem
pre i rappresentant i piii se-
ri di questa concezione. che 
ha dato ben altri sottoprodot-
ti. cul turalmente nulli. fino ai 
prontuar i di formule da im
parare a memoria per lo 
esame) . 

Ma i fcestl piii « moderni ». 
quelli che fanno spazio alia 
storia delle scienze e della 
cul tura . premet tono Introdu-
zioni stqriche. e c c . si limita-
no. in genere. a t racciare una 
cornice; l 'ambiente culturale 
e sociale e confinato in appo-
siti paragrafi. spesso soitan
to giustapposti alia esposizio-
ne del pensiero dei singoli au-
torl. In questo limite Incorro-
no anche manual! per al t ro 
molto serl (come quelli dl 
Geymonat. dl Albergamo. di 
Badaloni-Bertoni Jovine); il li
mite e dato proprio dallo 
schema del manuale. imposto 
dai or^Errammi. che richiede 
la t rat tazione dell ' intero ar-
co storico. la esposiz'one. per 
ciascun autore. di tu t t i i pro
blemi da lui affrontatl. che im-
pedisce sia di seguire una H-
nea interpretat iva. sia di ri-
costruire ser iamente un qual-
siasi ambiente cul turale . An
che nel testo dl Giannantonl. 
l'flttenzlone pres ta ta al « mi
nor! » fche dovrebbero costi-
tu i re 11 tessuto connettivo). 
lo spazio offerto alle scien
ze. la delineazione delle si-
tuazioni storiche. i r imandi 
alia le t teratura. costituivano 
un p r imo tentativo di c^mu-
n ' ra rp aeli studenti un'idea 
chiara del ranporto oreanico 
ideologia - societa. ideologia -
storia. 

Come si possa far oarlr.re 
l 'autore « ; n prima persona » 
(cosa ienota ai manual i tra-
dizionali. il cui comnito pa
re che fosse quello di occul-
tare il pensiero del l ' iu t /ve) 
si puo citare ancora il « Som-
m a r i o » di Dal Pra . Comun
que. e lo schema tradiziona-
le del manuale che deve s^l-
t a re . a vantaggio di libri di
versi. nessuno dei quali pre-
tendera di essere onnicom-
prensivo. Saranno le mono-
grafie. le ricostruzioni di sin
goli periodi cultural!, e c c . f 
mezzi per far passare una 
concezione nuova, e ben piii 
efficace. della filosofia e de! 
la sua storia. 

Un discorso simile vale per 
! manuali di storia. Circola-
no ancora libri ispirati a una 
concezione politico-militare 
dello sviluppo storico. che 
semplicemente ignorano la 
storia reale, e libri falsamen 
te aggiornati, che accanto al
le vicende politico - militari 
met tono un capitolo sulle oon-
dizioni economiche. Vi sono 
poi i libri seri , che offrono 
alio s tudente un quadro suf-
ficientemente ampio e una in-
terpretazione coerente dello 
sviluppo storico. Fra di essi 
sono il Sait ta, il Villari, e 
qualche a l t ro . In particolare 
i t re volumi di Villari offrono 
un esempio di esposizione 
dello sviluppo storico che uni-
sce alia ricchezza d: informa-
zione. alia molteplicita di con-
nessioni una sicura capacita 
di interpretazione unitaxia, 
sempre convincente. mai sche-
matica. 

A proposito di impostazio
ne metodologica, non preten-
diamo certo che un libro, 
per essere serio, debba 
essere scr i t to da un mantis ta . 
Sono usciti ques fanno due 
nuovi testi di autorl cattolici, 
uno di Bendiscioli, l 'altro di 
De Rosa; il pr imo. so t to una 
vemice di modemi ta (dimen-
sione mondiale. problemi at-
tual i) Interpreta le situazioni 
in modo set tar io . e la s tor ia 
sembra essere s tor ia della 
Chiesa e del «cristianesi-
mo sociale». il secondo (De 
Rosa) e obblettlvo, e offre 
spesso un effettivo contrlbuto 
all 'analisi (e il suo r ichiamo 
all 'uomo senza miti di Felice 
Balbo non e senza significato). 

Maurizio Lichtner 

MATEMATICA 

Si sono faiti 
moiti progressi 
verso una 
nuova didattica 

Per la didattica della matematica ubbiamo rivolto ileune 
domande a1 compagno Lucio Lombardo-Radice, che oltre cd #s-
scre prolessore ordinario di algebra all'univcrsita di Romi , e 
molto impegnato nel rinnovamento dcll'inseynamento matematlco. 
Lombardo Radice 6 anche presidente della sezione romana dt l la 
« Societa Mathesis » che svolge proprio nella direzione di que
sto rinnovamento un'intensa atti vita, sotto la guida del pro
fessor Bruno De Finetti, presidente nazionale, e del Gruppo di 
ricerca di Emma Castelnuovo. 

D. — Cosa e'e di nuovo, cir-
ca i libri di testo |.cr lu 
scuola deU'obhligo? 

R. — Per la scuola d'ob-
bligo, e'e una produzione \a-
stissima, che concerne tanto 
1'insegnamento elementare che 
quello medio, quanto altri ten
tativi di migliorare e trasfor-
mare 1'insegnamento mutema-
tico come, per esempio. la 
istruzione programmata o an
che le cosiddette prove og-
gettive. 

La matematica e il campo 
nel quale, non solo in Italia 
ma in tut to il mondo, si e 
scavato di piii per il rinno
vamento didattico, sul terreno 
psicologico, su quello scien-
tifico, su quello pedagogico. 
In Italia in particolare, ab
biamo un'antica tradizione — 
quella di Federico Enriques 
e di Guido Castelnuovo — 
che ha trovato, negli ultimi 
venti anni. uno sviluppo estre-
mamente importante nei libri 
e nell'opera di Emma Castel
nuovo. Secondo me, la situa-

zione piii chiara e piu av.in-
zata e quella. appunto, dello 
insegnamento del cieio medio 
— dai 12 ai 14 anni —; qui 
abbiamo un testo di base, 
per i ragazzi, che e « La via 
della matematica » di Emma 
Castelnuovo (edizione «La 
Nuova Italia ») — diviso in 
due parti : i numeri e la geo-
metr ia . Essa offre un fonda-
mento molto solido per chi 
voglia insegnare matematica 
in modo moderno, attivo, at
traverso laboratori di mate
matica. A monte, questi testi 
della Castelnuovo sono illu-
s t ra t i , per gli insegninti , da 
due importanti volumi, uno 
«La didattica ctella matema
tica » (sempre della « Nuova 
Italia ») e l 'altro « Documenti 
di esposizione matematica» 
recentemente pubblicato dal-
l'editore Borinshieri. Abbiamo 
cosi un complesso di opere 
di Emma Castelnuovo sul 
quale si fonda un insegna
mento rinnovato. 

La matematica da 
Pitagora a Newton 

Vi e poi un altro libro 
molto buono — per 1'uso di 
schede e di alcune tecnlche 
didattiche che permettono una 
maggiore attivita. un autocon-
trollo dei ragazzi — ed e 
« Matematica uno, due e t re » 
di Luigia Accordati Rosario 
e di Lidia Tornatora. 

D. — Ho sentito dire che 
in questo campo e'e anche 
quak-osa di tuo; hai scritto 
un libro per le medic? 

R. — Non ho scri t to dei 
libri di testo; a questo livel-
lo di scuola. ho dedicato due 
cose: una per i ragazzi «La 
matematica d: Pitagora e 
Newton » (Editori Riuniti) che 
e un po* il tentativo di sto-
ricizzare il pensiero tnatema-
tico e di collegarlo a pro
blemi piu general! dello svi
luppo della societa e del pen
siero e che dovrebbe essere 
leggibile per i ragazzi di 12 
anni. Un'altra cosa ho fatto 
per gli Insegnanti di scuola 
media. Nella scuola media lo 
insegnamento delia matemnri-
ca e abbinato a quello dolle 
osservazioni scientifiche; poi-
che la maggioranza d?gli in
segnanti sono laureati in scien
ze natural i . in biologia, in 
chimica o anche in economia 
e commercio, il mio amico 
Giorgio Catalano ed io abbia
m o scri t to un volume « Mini-
algebra » (Edizioni Feltrinelli) 
per tentare di consentire, &n-
che a chi non ha fatto studi 
sistematici in matematica, di 
in t rodurre le concezioni nio-
derne nell ' insegnamento ma-
tematico a questo aveilo. 

D. — Vedo che lint nulla 
scrivania moiti altri testi. 

R. — Ho sotto gli occhi, 
ma non l'ho ancora esam.na-
to, un impegnativo *Psto di 
matematica moderna per la 
scuola media, • « S t ru t ture » 
(della Soc. Editrice Interaa-
zionale) che ha risolto — co
si dice la prefazione — un 
lavoro di sperimentazione svol-
to in diverse parti d'Kaiia, 
coordinato dal professor La-
forgia. Questi lavori di speri
mentazione, che sono molto 
diffusi all 'estero, hanno tro
vato una loro espressione — 
che mi sembra notevole — 
nella collana Nuffield per la 
matematica (edita in Italia 
dallo Zanichelli). e con que
sti siamo gia airinsegnnmento 
della matematica nelle cle
ment a ri. 

D. — Ma questi sono libri 
solo per insegnanti? 

R. — In generale si, ma 
non tutti . Per esemoio. que
sto di Rosa Rinaldi Carini 
in relazione alia ma 'emat ica , 
e. si . certo, per gli insegnan
t i . ma gia con i risultati e 
l'attivita svolta dai bambini. 

C'e poi un volume -ii La-
rosa Rinaldi. un grande be-
nemerito dello inseimamen-
to matematico elementare 
«Conversazioni di matemati
ca con gli insegnanti » che 
ha per sottotitolo « /educa
zione insiemistica per Ia for
mazione e lo sviluppo di que
sto processo di natura logi-
c a » matematica Drimo cicio 
e matematica secondo ciclo. 
Questi volumetti mi semhra-
no una ot t ima guida per i 
maestr i elementari . 

Un aiuto anche 
per i genitori 

D. Oggi ci trnviamo con 
un problema concreto ili ge
nitori che. avendo i lorn bam
bini alio elementari . non hanno 
idea di come fare per aiutarli ; 
la r i tmet ica sembra cambiata 
radicalmente dai tempi in cui 
andavano a scuola loro. Puoi 
consij(Iiare qualche testo che 
Ii aiuti? 

R. — Ai genitori suggeri-
rei uno qualunque dei te
sti della Zanichelli, per esem
pio «Le relazioni della ma
tematica »; cosi pot ranno se 
guire ot t imamente i propri 
bambini . Per la scuola me
dia. va bene il testo della 
Castelnuovo. Aggiungo, per la 
scuola raedia. un « quaderno » 
molto importante, del compa-
gno Checcucci dell'lTniversita 
di Pisa, che fu anche uno ae: 
collaboratori di don Milam, e 
che si occupa generalmente 
di doposcuola, di « al tra scuo
la », come si usa dire (pre-
ferisco dire di rinnovamento 
della scuola, perche non e che 
ci sia una scuola al temati-
va; c'e piut tosto una ai tema-
tiva nella scuola); Checcucci 
ha scritto un * quade rno» : 
«Alia conquista di un conte
nuto: geometria delle »rasfor-
mazioni, ambiente di base per 
la preminenza della matema
tica » rEditr ice Fiorentina, Fi
renze). 

Per concludere, vorrel ac-
cennare anche a nuove tecn:-
che che esistono: una e la 
Lstruzione programmata; e 
una let tura che costri.nge ad 
una partecipazione attiva; una 
let tura che impone, periodo 
per periodo, di dare una n 
sposta; se la risposta e giu-
sta , si va avanti; se non e 
giusta, si torna lndietro. 

L'edltore Armando ha pub
blicato dei volumetti «Is t ru-
alone p rogrammata per una 

scuola elementare - media sul
la numerazione e sugi: msie-
mi ». di John Clarke. Non ho 
avuto molto tempo di guar
dare ia cosa. cosi come non 
ho avuto tempo di studiare 
le pubblicazioni dell 'Istituto 
superiore di pedagogia del 
Pontificio ateneo salesiano di 
Roma, che ha una ottima Fa-
colta di scienza della educa
zione, di estrema seneta ; qui 
si t ra t ta di volumetti e di 
schede. 

Quindi direi che, per quel
lo che riguarda la matema
tica. c'e una produzione li-
brar ia ricca, alle volte buons , 
alle volte meno buona... (al l t 
volte succede che l'insiemiiti-
ca venga giustapposta, come 
cappello, a metodi tradiz.o-
nali) . E c'e anche un movi
mento che ha una certa sua 
ampiezza — il « Movimento di 
educazione cooperativa dei 
maestri » — che ha anche 
sviluppato variamente questa 
sperimentazione sulla mate
matica. E poi abbiamo il Cen
t ro Bruno Ciari, appoggiato 
all 'assessorato alia PuDblica 
Istruzione del Comune di Bo
logna. 

Vorrel concludere che un 
certo tipo di educazione ma
tematica e veramente educa
zione del carat tere della inte
rn personality e, se vogliamo, 
educazione al non conformi
smo; perche proprio Ia ma
tematica ( ront rar iamante a 
quello che si pensa, la ma
tematica e semplice) consen-
te, molto di piii che altre 
mater ie , un insegnamento 
creatlvo, ed una creativita da 
pa r t e degli alunni . i quali po
t ranno svilupparsi verso ft" 
non conformismo, il coraggio 
intellettuale e quindi l'«duca 
zlone complesslva dMlt per-
sonalita. 
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