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Le nuove tecnologie al servizio 
di un'educazione democratica 

II movimcnlo oporalo c democralico 6 in ritardo nell'affronlare il problema dcll'ingresso nella 
scuola delle nuovc tecnologie dcil'informaziono e dell'educazione? Se la risposta pud cssere in parte 
affermativa per quel che riguarda gli aspetti tecnici, cssa per contro e certamente negaliva dal 
punto di vista politico c culturale Per limitarsi al nostro partito, infatti, esKle tutla una elaboia-
zionc clie si sostan/.ia in un ampio piogctto di liforma. per una scuola culturalnicnte qnalificata. 
socialmente aperta. politica-
mente democratira, non idco 
logica, la cui espansione qua-
litativa e quantitativa sia ele-
mento fondamentale d' un di-
verso tipo di sviluppo ecoro-
mico. Da questo progetto poli 
tico-educativo discende, anzi 
ne fa parte integrante, il pro-
gramma didattico. die into 
ressa in egual mlsurn il chc 
cosa e il come si .ippro.nde a 
scuola. ossia contenuti demo-
cratici e scientific! da rag-
giungere con metodi democra
tic!. atteggiamcnti sncializ/an-
ti. da formarsl con .ittivitn 
e metodi socializzanti 

Soltanto alia luce Ml que-
«ta prospettiva e possihile con-
siderare il ricorso alle nuo
ve tecnologie. pensando anche 
«1 loro uso democraMco luii-
go tutto l'arco della vita socia
le e politica. Come e impor-
tante che l'alunno Hn rial suo 
primo anno di scuola impari a 
discutere e a stampare il suo 
testo libero per poter cloma-
nl prendere la parola !n una 
assemblea o fare un volant!-
no, cosl e importante che egli 
impari a smontare i messag-
gi audiovisuali. anene educa-
tivi, e a produrne Ji proprii 
con la macchina foto*rifica, o 
il video registrator, per po
ter domani respingere i mes-
saggi manipolati dei massme-
dia e costruirne altri secondo 
le sue autonome esigenze di 
comunicazione sociale e di 

lotta. 

La manovra 
di Telescuola 
In Italia una vera politica 

scolastica degli audiovisivi fi-
nora non e esistita. II Cen
tra Nazionale Sussidj Audiovi
sivi, con le sue diramazioni 
provinciali, e l'Istituto Luce 
non sono aJtro che due carroz-
zoni burocratizzati, soprattut-
to il primo, ridotto al ruolo 
di tramite tra governo e In
dustrie per l'acquisto di ma-
teriale didattico. Nel suo com-
plesso, il « parco » audlovisivo 
e didattico nelle scuole e ben 
modesto e ben scarsamcnte 
utilizzato dagli insegnanti. 

L'unico « serlo » tentativo al 
riguardo, in quanto realizzato 
con imponenza dl inezzl e am-
bizione di risultatl, e rappre-
sentato dalle esperienze di te-
levisione per le scuole, sulla 
cui validita educativa c didat-
tica esistono forti perplessita. 
Ma, come e noto, le piu de-
cise critiche in oroposito si 
rivolgono a tutta la comples-
sa manovra di cui o Telescuo
la » rappresenterebbe la chla-
ve di volta per fare dell'isti-
tuzione scolastica i.n merca-
to per le nuove a nierci» au
diovisuali ed elettrodidattiche. 
con prospettive di profitto ben 
piu laute di quanto non cnn-
sentano oggi i llbri di testo, 
e per costruire degli aooarsti 
ideologici di controllo politico 
dell'opinione pubblica e di con-
senso alle scelte econom:ehe 
e social! dei gruppi dominan
ts. II tutto diretto e ricondot-
to entro una smtes! hurorra-
tica dell'ente televisivo, con i 
suoi agganci con il ministero 
della Istruzione, la OC e in 
particolare con alcune sue 
correnti. 

Se non eslste attualmente 
una politica scolastica degli 
audiovisivi non bisogna quindi 
dimenticare che ci si trova in 
presenza di un tentativo di 
predisporre le condiziom per 
aprire la scuola -»lle piu mo-
derne e sofisticate tecnolosie 
— videocassette. laboraton :in-
guistici. sistemi :rlevisivt a 
circuito chiuso maccnine por 
Insegnare. sistemi multimedia. 
calcolatori. eccetera - ncl du 
plice scopo anzidetto 

Che fare' Fermo re^ianrto 
ohe le nuove tecnologie non 
possono surrosrare una vera 
nforma della scuola. la pri
ma rusposta non ,»u6 one cs 
sere: le nuove tecnoln'ie edu 
cative csistono ed jTTino. oc-
core conascerie. lmp-idronir^ 
ne ed usarle sia dal oi.nto 
di vista tecnico che da q-u-llo 
didattico pedasonco e rvil-ti 
co culturale La pedagogia po 
polare e democratica rorr«re 
un precedente d: approprazio-
ne e uso della tecnoloma. Ie 
« tecniche » tipocraf:.":he e coo
perative di Freinet 'c quail 
non sono state catturate o tn 
tegrate dalla tradizionale pe 
dagogia autoritana proprio 
perche esse obbedtswino a 
princip! e c n t e n d!rt»i!ivi de 
mocratici 

II controllo 
democratic*) 

Questo grande coniDito di 
oonc-ccnza, aonropna/.ione e 
uso delle nuovc tecnologie og 
gi esige la crt-a«ione d: un 
Frctntt collcttno lormato da 
nugliaia di tnsegmntt e stu-
denti sperimentaton. 1 qual'. 
atiraverso I uso acqui^iscano 
la pratica dpi movsinR.ut si 

cduch-.no alia loro u:ili?./:.i/.ione 
m- -Miii,jpnn. lulte le pou-n/ a 
Uta sociah con>en-ino d. rica 
vare indica7ion- teon.-ne pi a 
tlche generalizzablll e conti 
nuamente venficabili 

Per quanto riguarda gli 
•trumenti e I mezzi piu mo-
tfirni, la scienza do/ra esse-
n omogenra alia scelta gene-

rale educativa e politica che 
sta alia base del proprnm-
ma di riforma. Senza Fct-n 
dere ai dettagli, si puo v.an-
qu'llamente dire chc il pro
blema cent rale rimane audio 
del (•or.tloilo dsmocratico dpi 
la produzione e circohizione di 
informazione in una scuola 
noila ni'alo => ficcia largo po 
sto alle tecniche non pr.=si-
vizzanti e il cui MSO richieda 
la dPcision^. la programmazio-
ne, l'intervento attivo. In ge-
stione sociale delle scelte e 
delle attlvita 

Fra i nuovi strumenti. il vi
deo registratore tiffre le pill 
suggestive prospettive d: uti-
lizzazione didattica secondo le 
esigenze di chi lavora p°r un 
modello di educazione alia re-
sponsabilita. alia oritlcita. alia 
capacita di scelta e di azio-
ne: si registra dal vivo o dal 
televisore, si torna in classe 
e si rivede lmmediatamente 
la registrazione, si utilizza il 
materiale registrato. lo si 
scambia con altri collettivl di 
classe oppure si cancella il 
nastro e si torna a registrare 
eccetera. il tutto nell'amblto 
di una attivita di gruppo alta-
mente socializzante. Anche in 
questo caso, ovviamente, quel 
che conta e il contenuto del 
messaggi audiovisivi prodotti. 

E' pero realisticamente da 
prevedere che. nella attuale 
situazione, un sistema dl vi-
deocassette prodotte dall'indu-
stria culturale. o un program-
ma di televisione scolaotica 
centrallzzato, o un pacchetto 
dl istruzioni programmate. co
me oggi avviene per i pro-
grammi scolastici mlnlsteria-
11 o i librl dl testo. conterra 
prevalentemente idee, valuta-
zlonl e Interpretazioni del fat-
tl rispondenti agli interessi e 
alle concezioni delle classi do
minant!. 

Si tratta allora di agire per 

rompere il monopolio centra-
1c, ideologico e politico della 
produzione culturale. compre-
sa quella educativa. Innanzi-
tutto attuando una riforma de
mocratica della RAI-TV; con-
trastando il disegno di centra-
lizzazione dell'industria cultu
rale ed Imponendo Invece su 
di essa un controllo democra
tico in quanto servizio socia
le: dando vita ad una spe-
cifica produzione culturale au* 
tonoma: conquistando alle Re-
gioni un proprio spazio di in-
tervento culturale. soprattut-
to nel settore delle trasmissio-
ni via cavo che si annunria-
no come canale ideale per una 
comunicazione a doppio sen-
so, orizzontale, che consenta 
agli utenti di farsi vivi, di ri-
spondere, scegliere, rlchiedere 
e quindi educativa nel senso 
pieno della parola. 

La riforma 
della scuola 

Riforma della scuola e del
la informazione. in questo sen
so, si toccano e si intreccia-
no; e su questa strada che 
si e avviato un imponente 
schieramento che compren-
de le forze politiche progress!-
ste, in primo luogo il PCI, 
i sindacati. le Regioni. asso-
clazioni democratiche come 
PARCI. la Lega per le auto
nomic e 1 poterl local!, ecce
tera. Non e senza significato 
che nel recentissimo convegno 
comunista su « radiotelevisio-
ne, Informazione, e democra-
zia ». una comunicazione aves-
se per titolo «riforma della 
scuola e nuove tecnologie del-
l'informazione e della educa
zione ». 

Fernando Rotondo 

I 

Gli scolari della I elementare delle scuole di Cassago Brianza 
lavoro con la macchina da presa. I bambini hanno realizzato 
elaborafo il soggetto e fatto sceneggiature, riprese, ecc. 

e di Vighizzolo 
tre brevi film, 

di Cantu al 
di cui hanno 

A TORINO 

Una lotta per le biblioteche di scuola 
TORINO, opnlc 

• Gia nel settembre scorso. 
per inlziativa della Camera 
del Lavoro. della CGIL-Scuo-
la e dei Comitati di qvarttere, 
e stata aperta a Torino una 
vertenza per la gratuita della 
scuola, e in particolare dei 
librl di testo nella scuola me
dia. che ha dato lui?o a ma-
nifestazioni in Oomune e alia 
Regione. a dibattiti ed assem-
blee. La battaglia per la gra
tuita dei libri di testo u*he 
ha trovato sordo 11 Comune 
di Torino e che na incontra-
to Invece appoggio neile Am-
ministrazioni di sinistra dei 
Comuni della cintura. che 
hanno stanziato fondi per Jo 
acquisto dei libri agli alunni 
della scuola media) 6 inizia-
ta a Torino quando le ado-
zionl erano gia state stabilite 
dai Collegi dei professori ne! 
maggio precedente, quando 
cloe nelle bacheche delie scuo
le era gia stato. affLsso un 
lungo elenco di libri che gli 
alunni avrebbero dovuto 
acquis tare, e quando. qtiLndi. 
era troppo tardi ^er interve-
nire in merito al discorso 
piu generate dei contenuti che 
i libri di testo trasmettono e 
della validita del loro uso. 

Tuttavia. proprio duiante le 
Iotte. nei dibattiti delle as
sembler, st e incommcato a 
collegare il discorso dei ccst' 
della scuola a quello tlti con
tenuti e della me*.odolo2!a. 

Si e allora sntravista la 
possibiltta di collejare ja lot 
ta dei lavora tori dali'esieino 

della scuola per la ~ua gra
tuita con le iniziative che, 
all'interno della scuola, alcu-
nl insegnanti d'avan^uardia, 
per lo piu aderenti al 
Movimento di cooperazione e-
ducatlva, avevano preso nella 
direzione di sostituire il li
bra di testo con b'b!:oteche 
di lavoro. Si approfondisce 
quindi la crltica al libra di 
testo come un mezzo inade-
guato per insegnare a pensa 
re, per acquisire \ metodi 
della ricerca, per un uso al-
ternativo della scuola e ci 
si rende conto --he ta'.e cri-
tica non riguarda solo g'i inse
gnanti. non e un discorso per 
soli addetti ai lavori. 

Quest'anno a Torino la si
tuazione e matura per prose-
guire tale Impostazione ir.di-
viduando diversi iivelli d'azio-
ne, le giuste controparti. gli 
interlocutor! possibili. 

1) Alia Regione. quindi, si 
rivendica un maggior stan-
ziamento di fondi. ma si chie-
de che questi siano impiegat! 
non per migliorare «l'assi-
stenza agli alunni hisognosi», 
1'elemosina che viene fatta a 
chl presenti il certificate di 
poverta, ma per 'ncora^giare 
la costituzione di biblioteche 
di lavoro fmonografie. enci-
clopedie. opere di narrativa. 
poesie. e c c ) . 

2) Si invitano le Ammmi 
strazioni Comunali. sr.piattut 
to quelle di sinistra r-he gia 
negli anni passati nanno stan 
ziato fond: per l'acquisto del 
libri. a muoversi nella pro

spettiva della formazlone del
le biblioteche di classe anche 
alio scopo di porre fine alio 
spreco di danaro pubblico 
che si verifica attraverso lo 
acquisto dei libri di testo in
dividual! che dopo un anno 
diventano inservibili. quando 
e invece possibile, fruendo 
degli stessl fondi. arricchlre 
di anno in anno le bibliote
che di lavoro. 

3) Si rivendica il diritto, 
quando l'insegnante ne av\er-
ta Tesigenza, di =Jostituire il 
libra di testo con una biblio-
teca di lavoro utilizzando per 
uso collettivo quelle somme 
che la Regione s'anzia per 
l'acquisto individuate dei li
brl di testo. 

A questo proposito va riba-
dito che l'adozione dai libri dl 
testo non e un obbligo o un 
dovere. ma una faco!ta. UP 
diritto dell'insegnante che con-
templa quindi anche il diritto 
di usare gli strumenti didat-
tici che ritiene piu utili. 

4) E' In programma una 
azlone di sensibilizzazione te-
sa ad evidenzlare *4li aspetti 
arretrati, sub-cultural! dei li
bri di testo esistent! e la 
ideologia che ci sta dtetro. A 
tale fine e gia stata oreaniz-
zata ad Ivrea. per iniziativa 
della CGIL. della c r s L e dei 
Comitati di quartiere. una mo-
^tra che verra pre.sentata an
che a Torino. 

S» Nella direzione di una 
nuova formazione deeli Inse 
snanti. bavita ^nnrattuto sul-
I'auto-aggiornamento. vi e an 

che l'impegno di fornire agli 
insegnanti tutta una serie di 
indicazioni su possibili stru
menti alternativi al libro di 
testo, - servendosi del lavoro 
svolto in alcune scuole pi-
lota e nel Movimento di Coo
perazione educativa. 

Quest'impostazione non si
gnified. per lo meno al li-
vello di scuola media. «lot
ta contro il libra til nesto» 
slogan che nel suo semplici-
smo e da considerare sbaglia-
to: 1) perche non tiene conto 
che alcuni manuali possono 
essere indispensabili al fine 
di dare un'organica sist^jma-
zione della conoscenza; 2) per-
ch6 sopravvaluta Tattuale pre-
parazione degli insegnanti. 

molti dei quail non si riten-
gono e non sono in grado 
dl progettare un 'avoro di ri
cerca per i propri a'unni e di 
procedere nell'insegnamento 
senza l'appoggio dei libri di 
testo; 3) perche puo frapporre 
indugi pretestuosi all'obietti-
vo della gratuita, e cioe alia 
fornitura immediata dei li
bri di testo individual!, quan
do e se gli insegnanti 1. pre-
tendono dai loro alunni. La so-
stituzione dei libri di testo 
con biblioteche di lavoro e un 
discorso di prospettiva. anche 
se puo avere parziali realizza-
zioni fin da quest'anno 

Marina Dina 

segnalazioni 
Tsien Tche Hao, « L'fnsegnamento scientifico 
in Cina », ed. Guaraldi, pagg. 129, L 1.600 

Partendo dalla concezione di una cultura «nazionale. 
scientifica, di massa», l'A. mostra come sono stati messi in 
pratica principi quali l'unione teoria-pratica. il primato della 
politica. ecc. Illustra il funzionamento deiruniversita popo 
lare. delle scuole poli tecniche, delle scuole «meta studio 
meta lavoro». delle universita « a porte aperte». delle so 
cieta scientifiche. Spiega anche. e in modo convincente. 
come il primato della politica non significhi misconosci 
mento delle esigenze della ricerca. e come il rapporto con 
i problem! tecnici posti dalle fabbriche e dalle comuni non 
significhi annullamento della scienza pura nella scienza 
applicata 

Testi «redazionali» per la scuola media 
Molti insegnanti e genito-

ri si rivolgono a noi in que
sto periodo di adozioni di 
libri di teslo per chiederci 
pareri e suggerimenti. Ncl-
I'impossibilita di poter ri-
spondere individualmente, 
crediamo di fare cosa utile 
a tutti i nostri Ictlori nel 
recensire i tesli di alcune 
case editrici che ci sono 
pervenuti recenlemente. Co 
minciamo oggi con le cdizio 
ni Garzanti. 

1̂ ; cdizioni Garzanti per la 
scuola media chc abbiamo c^a 
mmato sono: il libro di stona 
13 voll.). di ?cozraf:a (3 \oll.) 
dolla lingua italiana. di lingua 
francr^c. inalr-p. di cducazjono 
arti-tica (3 voll.). Si tratta di 
lihn. ^aivo I'ultimo. prcparati 
cc±\ rrnHodo * rcdazionaie ». me 
HyU> chc indica una nuova col 
!<K-a7onc dt'irmtellpttuale nella 
inrtiMna pdilonalc. soggotto 
audio lm al.a diviMonc del lavo 
ro. impossihihtatn a fare un 
« suo » di->cor«.o dall'inizio alia 
fine chc non si procura da se 
tulti i matcnali. non clabora 
tutto da so. e pud m\oce utiliz 
zare una mole di matcriali 
sohedo. « ->«-milavorati > accu 
maiati dalla redazmnc. I) si 
sterna 6 scnz'altro il pn'i < razio 
nale» dal punto di vista del 
I'cditore. perche c l'unico che 
pcrmette una programmazionc 
del lavoro. il calcolo dei tern 
pi, e c c ; ma in certi casi c po 
sitivo anche da un punto di vista 

culturale. per i vantaggi del 
lavoro d'cqiiipe: una piu preci 
sa si.an>:one delle parti, com 
nelenze diverse, lavoro su schc 
de. un discorso «apcrlo >. Non 
si puo in line a di pnncipio gui-
dicare po^divamontc o ncgati 
vamente questo tipo di t stesu 
ra > dei libri scolastici: dipen 
dc dalla qualita del lavoro (i 
material i. p. os.. possono es
sere di prima mano e selezio-
nati. come possono essere ri 
manenze d'archivio. riutilizzate 
per allargarc i margini di pro
fitto) e del tipo di prodotto chc 
si vuole realizzare. 

La S tori a 
In qup.-to caso i n^ultati so 

no pOMtivi E' sisnificativo in 
particolare il libro di stona: 
non e'e una trattazionc siste 
matica e conclusa. n«i risulta 
i'interprctazione globaie. sinte 
tica. dcl'o epochc stonchc, la 
esposizic^e e molto descnttiva. 
moltiplica gli dementi (fatti 
economici. tecniche. cpi-^odi) il 
cui collcgamento non c sempre 
c-.p!icito: effre una sene di 
spunti. ciascuno dei quali puo 
essere ultenormente sviluppa 
to in modi diversi. II testo c 
scandito in brevi «unita » d. 
facile letlura. e le immagm. 
svolgono un ruolo fondamenta 
le. per la loro cterogcneita (pit 
Hire, ricostruzioni, oggetti) e 
per i suggerimenti die offro-
no. E' un generc di libro che 
non comporta un discorso con-
cluso, ma che non e neppure 
una scmplice raccolta di do-

cjiiieiiti. e che richicde un cer-
to t uso didattico >, da parte 
dell'insegnante. diverso dal tra 
dizionalc uso del manuale. Que 
ata pero c una «tendenza >. 
realizzata in alcune parti del 
libro ma ncn in altre (che ic-
stano del tutto tradizionali); e 
comunque 1'indicazione di una 
direzione. che "va incoraggiata 

Xessuno di questi libri rap 
presenta una vera frattura ri 
spetto alia tradizione. Xei Ii 
bri di inglese c francese. p. es.. 
non tutto e nuovo. la struttura 
delle lezioni ha molto di tradi-
zicnale (l'etenco dei vocaboli. j 
certi escrcizi. e c c ) : pero e'e 
una certa utilizzazione delle 
moderne metodologie, come la 
presentazione visiva. i suggen 
menti per un approccio soprat-
tutto orale alia lingua. l'in=e 
gnamento grammaticale non si 
stcmatico-formalc. ma collega 
lo al materiale linguistico via 
via propc-ito quindi ispirato a 
una di versa concezione della 
t gradual it a y. 

Particolarmpntc nuscito e il 
libro della lingua italiana. che. 
mvx-ce di prcsentare una serie 
di regole grammaticali coi re 
lativi «esempi >. propone bre
vi racconti. fa capire poi al 
ragazzo la necessita di fissare 
l'attenzionc su certi dementi 
ilel testo letto. portandolo a di-
ttinziom del tutto naturali. ri 
scoperte dal senso comune, che 
via via si formalizzano c fissa-
no (e allora ci sono i verbi 
transitivi c intransitivi, i tempi 
e i modi, e c c ) . 

II libro pu6 dare ai ragazzi 
un'idea della ricchezza e mo-
bilita della lingua: sullo stesso 

bra no si torna IXT scopnre co 
«e prima non considerate: e la 
storia della lingua intervicne 
per mostrare che tra sostantivo 
e aggettivo non e'e poi una 
barnera assoluta (p. cs. il 
t pendolo > reso sostantivo da 
Galilei), che le parole non si 
inventano ma hanno un'origine. 
che e'era un latino vclgare ac-
canto a quello colto. che il dia 
letto passa nella lingua nazio 
nale. che la TV opera una con 
formazione progressiva del lin 
guaggio. e c c 
- Alcuni esercizi sono quelli 
abituali delle grammatiche 
(volgere al passive e c c ) . al 
tri mostrano che gli AA. han 
no tcnuto conto di certi criten 
seguiti dai tests linguisfici 
Ques'a mcscolanza di vecchio e 
nuovo si guistifica se effetti 
vamente rimanda a ult^riori e 
rapide modificlie, sulla base di 
quella c circostanziata verifica 
didattica > chc gii AA. chic 
dono agli insegnanti. E certa 
mente, la capacita di modifi 
carsi in base a una continua 
spenmcntazione dovrebbe es 
sere la principale caratteristi 
ca di questi testi < redaziona 
Ii >: ma qui il discorso si com 
plica, perche le condizioni, og 
gi. per una sperimentazione se 
ria e democratica degli stni 
menti didattici, non ci sono 

La Geografia 
11 testo di gcografia vuole 

dare alia materia < maggiore 
autorita >; non vuole limitarsi 
a «nozioni e dati di gcografia 
descrittiva > ma offrire «una 

immagine viva e concrcta nella 
realta di oggi *. II risultato 
pero non e pari all'intenzione: 
i'impianto e tradizinnalc (con 
fini. fiumi. cit'a. prodotti prin 
cipali...). solo in qualche caso 
emerge qualche problema di 
sviluppo. qualche interconnes 
sione economica. I] testo e an-
prczzabile per la ricchezza di 
carte, schrmi. fotografie, per 
la ccncrctezza e precisione del 
l'esposiz'one. ma * non costi 
tuisce * una proposta di rinno 
vamento deirinsegnamento del 
la gcografia. E invece e que 
sto chc ci aspettiamo oggi da 
un libro per la scuola. 

Resta il libro di educazione 
artistica (accompagnato da 
schede sulie « Tecniche »). che 
presenta una concczicne into 
ressante riello sviluppo esprcssi 
vo: insegna le diverse tpen-che 
pittoriche. per poi concludere 
« non pensate affat'o a ..- o JM> 
3apete». * dipingctc in pic-
na libcrta »: insisie siilla ne 
cessita di non copiare. pero .x>l-
lecita I'attenzione p l"o-,serva 
zione della natura. 

In conclusions, questi hbn 
Garzanti nsultano positivamen 
te utilizzabili anche ncl quadro 
della didattica tradizionalp. ma 
nello stesso tempo offrono 
qualche valida indicazionc per 
un « nnnovamento > didattico 
Tengono troppo conto delle 
esigenze del mercato per po 
ter essere c rivoluzionari >, ma 
per le indicazioni chc pure of
frono. mcritano un giudizio po 
sitivo. 

Maurizio Lichtner 

I corsi minisferiali 
per insegnanti 

Chi 

aggiorna 

aggiornatori? 
E* giunto in questi giorni 

aU'Unita un documento appro-
vato dall'assemblea d e g l i 
iscritti e simpatizzanti dei sin
dacati confederali della scuo
la che hanno frequentato il 
corso residenziale di aggiorna-
mento per insegnanti di ma-
terie letterarie nella scuola 
media tenutosi a Viareggio 
durante il mese di marzo. 

II documento rappresenta 
un esempio eloquente di co
me il ministero della Pubbli
ca istruzione intende miglio
rare la preparazione dei do-
centi. Alia luce di quanto te-
stimoniano i professori del 
corso residenziale. appaiono 
particolarmente gratuite le ac
cuse che Scalfaro ha rivolto 
nella sua ultima intervista agli 
insegnanti che. secondo lui 
non sarebbero « all'altezza del
la situazione » e starebbero 
« sulla cattedra senza vocazio-
ne e senza amore ». 

I corsisti denunciano innan-
zitutto l'eccessivo costo del 
corso (attorno ai 15 milio-
ni). per poi criticare la loca-
lita prescelta come sede che 
mancava « completamente di 
strutture adeguate per.un la
voro serio ed impegnato 
quali biblioteche attrezzate ec
cetera ». 

I corsisti, prosegue il do
cumento, «quando viene lo
ro richiesta l'adesione al cor
so, ignorano persino l'argo-
mento del corso stesso. per 
poi trovarsi di fronte ad un 
programma precostituito e 
rigido che puo subire variazio-
ni soltanto a causa di "spari-
zioni" o "improvvise indispo-
nibilita" dei docenti del corso* 
e non certo per le esigenze 
degli insegnanti-allievi. 

«II lavoro di gruppo, spe 
cificano ancora i corsisti, trc 
va poco spazio nell'orario del 
programma e la scarsa im 
portanza che ad esso viene at 
tribuita e largamente verifica 
ta, ad esempio. dal fatto che 
mancano gli strumenti adat-
ti (libri. riviste. ecc.) che pos 
sano garantire un minimo di 
serieta scientifica ». II lavoro 
di gruppo c poi del tutto 
scollegato dagli argomenti 
trattati nelle lezioni della 
mattina. I docenti (dieci per 
corso) sono quasi sempre gli 
stessi per tutti i corsi d'ag 
giornamento qualsiasi ne sta 
il programma. Gli insegnanti 
allievi sono stati scelti solo 
in minima parte in base a re 
golare domanda: « tutti gli al 
tri — spiega il documento — 
sono stati invitati all'ultimo 
momento » in modo da « rag 
giungere il numero di iscrit 
ti per cui e previsto il finan 
ziamento >. 

Concreta e puntuale e r>oi 
la denuncia dei contenuti dei 
corsi. < Cid che in primo luo 
go caratterizza le lezioni — 
scrivono i corsisti — e la lo 
ro astrattezza: non si tiene 
assolutamente conto delle esi 
genze didattiche dei discen 
ti. Inoltre. mancando un coor 
dinamento fra i docenti. i di 
scorsi o si ripetono o sono 
completamente slegati gli urn 
dagli altri (per esempio si 
passa dalla storia della sto 
nografia del '700 alia ps:co 
analisi). Molto spesso i conte 
nuti sono funzionali in ma 
mera piu o meno palese al 
manlemmento dello status 
quo: i pochi discorsi aperti. 
se calati nella pratica quoti 
diana. invitano a « fare i fur 
b i» , o al massimo lasciano 
alia buona volonla di indivi 
dui scollegali fra loro even 
tuali scelte di scuola alter
native. L'immagine di scuo 
la che spesso ne risulta e quel 
la di un corpo separato dal 
la societa e pare non esista-
no ne i sindacati ne altre or-
ganizzazioni cui collegarsi ». 

< II corso d'aggiornamento 
— conclude il documento — 
non serve agli insegnanti chc 
vi partecipano perche non 
da nessun reale contribute) al 
la loro qualificazione profes 
sionaie. Mira invece a far 
passarc- un tipo di discorso 
che nel complesso e abba 
stanza omogeneo e che ripor-
ta inevitabilmente una visio 
ne asettic?. e neutrale della 
scuola e del ruolo dell'inse 
gnante. Al tempo stesso i cor 
si servono come un alibi ben 
preciso di fronte a richie&te 
di aggiornamentn di tipo di 
verso. Nel modo rigido e ac-
ccntrato con cui sono porta-
ti avanti impedisce un aggior-
namento vero, inteso come di
verso rapporto tra professio-
ne, sperimentazione e ri
cerca ». 

Mtea««ri*M«M 

Lettere 
all9 Unita: 

Come un'allieva 
di seconda media 
vede le cose 
che non vanno 
Cora Unita, 

ho dodicl annl e mezzo, 
frequento la seconda media 
della scuola a A. Volta D e 
vorrel far sapere alle altre 
persone il tipo di organizza> 
zione scolastica che abbiamo. 
I gabinetti non vengono a-
pertl prima e dopo Vora sta-
bilita; e se un alunno deve 
andarci prima o dopo dell'a-
rario, come fa? Ma il proble
ma piii importante della scuo
la e il tipo di insegnamento. 
Jl professore spiega, noi slia-
mo attenti e poi ci da il com-
pito e la lezione; bisognereb-
be invece formare i gruppi. 
studiare in gruppo, abolire I 
voti e mettere il parere o il 
giudizio del professore. Non 
sarebbe piu educativo7 In u-
na sola palestra ci siamo in 
otto classi, piu le succursali 
e la statale; vorrei proprio sa
pere se non e possibile far 
costruire un'altra palestra. 

FULVIA MARANGONH 
(Genova-Cornigliano) 

P.S. - Dimenticavo di scri-
vere che questa zona e di o-
perai e quindi le bocciature 
sono in numero maggiore ri-
spetto a qualsiasi altra scuo
la, soprattutto per i bambini 
emigrati, che qui abbondano. 

Le sciocchezze 
insegnate da 
certi docenti. 
all'Universita 
Caro direttore. 

la presentazione del disegno 
di legge sulla riforma veniten-
ziaria mi offre I'occasione per 
attirare I'attenzione sulla som-
ma incredibile di panzane die 
tuttora vengono fatte digcri-
re agli studenti nelle nostre 
facolta di giurisprudenza da 
certi docenti. 

Mi cade tra le mani un volu-
metto « Cetim » di diritto pe-
nale redatto dal prof, ordina-
rio R. A. Frosali dell Universi
ta di Firenze. H quale a pag. 
8 — paragrafo 3 — trattando 
dei «caratteri intrinseci del 
Codice penale Ualiano» cost 
testualmente si esprime: « Nel
la Relazione al Re sul codice 
penale e scritto che il codi
ce stesso si ispira alia " ge
nerate filosofia sociale politica 
e giuridica del fascismo " (...). 
Ma il codice, preparato da giu-
risti e con intenti quasi esclu-
sivamente giuridici e non poli
tic}, non e — come invece e 
stato ritenuto con giudizio su-
perficiale — affetto da tale 
errore, salvo in particolari 
non numerosi e che non toc
cano profondamente il siste
ma. Si e che esso, con pochi 
ritocchi, si adegua perfetta-
mente anche all'attuale regime 
politico di liberta ». 

Ora, caro direttore, a parte 
la coerenza, che non sembra 
davvero un a dono naturale » 
del Nostro, quel che vorrei 
chiedere e se ci troviamo in 
presenza di un caso dispera-
to di ignoranza o di malafe-
de. Che un qualsiasi codice 
possa essere preparato «con 
intenti quasi esclusivamente 
giuridici e non politici». e 
una trovata molto meno se-
ria di una barzelletta: ma cer
tamente serio e il fatto che 
si pub aver titolo d'insegna-
mento in una Universita de
mocratica, senza che il suo 
possessore abbia mai chiarito 
a se stesso il a carattere » del-
I'attuale a regime di liberta », 
carattere cioe antifascista e, 
percib, in opposizione irridu-
cibile rispetto alia «generate 
filosofia sociale politica e giu
ridica del fascismo », alia qua
le e. per ammissione della 
stessa Relazione al Re, ispira
to I'attuale codice penale. 

UGO BELLI 
(Roma) 

Hanno paura 
delle riforme 
nella scuola 
Caro direttore. 

su un quotidiano ho letto 
un interessante servizio nel 
quale si riporlavano ampie 
dichiarazioni del giovane ret-
tore della « libera Universita » 
di Bcrlino in rifcrimento ai 
primi tre anni di cogestione 
nella scuola dopo la nuova 
legge suU'umversita. a I pro-
grammi di studio e di ricer
ca — diceva — vengono ela
borate attraverso la collabora-
zione fra professori, assisten-
ti c studenti. Insomnia, non 
sono piu dcttati dall'altov. E 
piu avanti: s Le decisioni pre-
se da moltc persone sono di 
solito migliori di quelle im
paste da una sola persona. 
Per isolare gli estrcmisti bi-
sogna provarc che la societa 
e capace di rinnovarsi. Invece 
molti professori non hanno 
volulo adattarsi ai cambia-
menti e a loro rolta hanno 
fatto tl gioco degli cstremisti. 
Quando sentono parlare di rt-
forme, i mtci colleghi abbas-
sano il sipario sugli orecchi, 
disse una volta un professore. 
Ma senza le nuovc leggi sulla 
universita. la Germania fra 
cento anni sarebbe divenuta 
una nazione sottostlluppata ». 

Vorrei caro direttore, che 
qucste cose le leggessero an
che quei * baroni » di casa no
stra che continuano ad espri-
mere giudizi catastrofici sulle 
universita ilahane, i quali, pe
rt, allorche si parla di rifor
me di struttura nelle scuole, 
abbassano il sipario sugli 
orecchi piu di quanto non lo 
abbassino i professori tede-
schi. . 

Distinti saluti. 

GAETANO TARASCHI 
(Milano) 

Invece di maiidarli 
a scuola li arruolano 
come « volontari» 
Ca*a Unita, 

ci sono molti manifesti (e 
. anche la radio e la televisio

ne) che incitano i ragazzini 
(cosl si possono definire i 
giovani che hanno poco piu 
di 16 anni) per indurli ad ar-
ruolarsi volontari nell'escrci-
to o nella polizia. Essi pro-
mettono un'ottima prepara
zione e «un swuro avveni-
re», allettano i giovani assi-
curando che per loro e'e po-
sto nel campo atomico missi-
listico ed elettronico; e cosl 
via. Certo sarebbe molto me-
glio se questi ragazzini poles-
sero continuare a studiare o a 
trovare un buon lavoro nella 
vita civile. 

Ma quello che in partico
lare volevo far rilevare, e che 
in tre Paesi del Patto atlan-
tico si vogliono mandare a 
tutti i costi i giovani sotto 
le armi, sia pure con metodi 
diversi. In Grecia. i colon-
nelli usano i sistemi fascisti; 
in Francia, sotto il segno del
la democrazia, hanno inventa-
to la «legge Debre » che ser
ve appunto a togliere i gio
vani dalle scuole obbligandoli 
a fare il soldato; in Italia, il 
sistema e piii raffinato, e i 
giovani li arruolano come 
« volontari». 

Sarebbe davvero una cosa 
ottima se nel nostro Paese si 
realizzassero le riforme, pri
ma fra tutte quella della scuo
la, per dare appunto ai giova
ni la possibilita di studiare di 
piii e meglio, per poter af-
frontare con coscienza e ve
ra preparazione il mondo del 
lavoro di domani. 

Fraterni saluti. 
FRANCESCO PIPITONE 
(Vallecrosia - Imperla) 

Dalla Romania 
Ady de EL-MOROO. str. 

Sfintu Ekefterie, 29 - sec. 
6 Bucarest - Romania (e un 
giovane di 18 anni, corri-
sponderebbe in francese). 

Adela JAVETZ. str. - Nar-
ciselor 39 - Arad - Romania 
(ha 15 anni). 

V a l e n t i n MOLDOVAN. 
str. Parcului n. 11 bl. 10 sc. 
A a p. 14 - Cimpia-Turzii -
Romania (corrisponderebbe 
con ragazze in italiano • 
francese). 

Ringraziamo 
questi lettori 

Ci e impossibile ospitare 
tutte le lettere che ci perven-
gono. Vogliamo tuttavia assl-
curare i lettori che ci scrivo
no, e i cui scritti non vengono 
pubblicati per ragioni di spa
zio, che la loro collaborazio-
ne e di grande utilita per il 
nostro giomale. il quale terra 
conto Bla dei loro suggerimen
ti sia delle osservazioni criti
che. Oggi ringraziamo: 

Cosimo CORBI, Pescara 
f« Molti americani reduci dal
la prigionia nel Vietnam han
no dimostrato di essere privi 
di lealta, di onore, di rispetto 
verso se stessi e gli altri. E 
hanno davvero offerto un 
brutto spettacolo dell'Ameri
ca »); B.F., Bologna («Biso-
gna dire ai poliziotti che i lo
ro nemici non sono i lavora-
tori, ma quei fascisti che git 
piantano il piombo nel petto 
e quei governantt che gli fan-
no le condogl'tanze ma non so
no capaci di estirpare il fa
scismo »): Patri7ia BONANNI, 
Marina MELONI e Piero VIL
LA, Genova (condannano seve-
ramente l'attivita della caccla 
e scrivono: a Si pud cssere 
amanti della natura e rispct-
tosi del verde anche senza ag-
girarsi armati c senza sparare 
ed uccidere; e si pub essere 
degli ottimi sportivi anche 
senza aiutarsl nelle proprie 
imprcse con il fucile »). 

Alessandro BARBIERI, Bo
logna (aQuegli uomini "nt-
ri" che slcnno geltando nel 
terrore il popolo italiano, uo-
cidendo. sono proprio un pro
dotto della nostra societa, una 
societa da cambiare o): Silvio 
FONTANELLA, Genova (« La 
mattina del 17 aprile gli abi-
tar.tt di Genova si sono sve-
gliatt e hanno trovato le mu-
ra della citta inquinate da ma
nifesti provocatori della DC 
genovese chc. senza pcrdcre 
tempo e senza preoccuporsi 
della dclicata situazione in cui 
si trova oggi il Paesc. ha tira-
to nuoramente fuori la vec-
chia e logora storia degli op-
posti cstremismi per crcare 
contusinne r>): Carlo SARTO-
RIO. Quarona (a La RAI-TV si 
autoincensa dicendo che per 
3.1 lire al giorno c-ssa rende 
un servizio sociale. Essa vor-
rebbe darci a bcrc dt cssere. 
imparzialc. com? non sapessi-
mo che invece c la portavocc 
di DC e accoliti»;.- Filomeno 
STARNINO. Galluccio Caserta. 

Ang:olo M O C A I . Imola 
(«Con Vattuale svalutaztonc 
della moneta. Vassegno vitali-
zio di 5 mila lire mensili ai 
combattenti del '15-'1S e vera-
mente una miseria v); Guerri-
no UGGERI, Brescia («Biso-
gna rovesciare il governo An-
dreotti. perche con la sua po
litica ha dato spazio ai fasci
sti e sta portando il Paese 
rerso il dtsistro economico »); 
Alfeo PARODI, Savona (« Do
po Vcnncsima provocazionc fn-
scista. bisogna prendere m 
considcrazione la proposta di 
mettere fuori da ogni Icailita 
il MSI*/; Aldo ZERBI. Vare-
se: Ludovico SCR I NCI. La 
Spezia; Aurelio PORISIXI, 
Rimini; Giovanni VICINI, Mi
lano ft Una pesante rcsponsa-
bilita per gli atti criminali dei 
fascisti spetta alia DC chc non 
ha mai voluto unirsi serin-
mente al nostro partita per 
scontiggcre definitivamcnte il 
fascismo a). 

A ca'isa del disservizio po-
stale, che ha nrcvocato gia-
cenze ennrmi negli uffici di 
molte citta, la posta ci giunge 
in questo penodo con gravi 
ritardi. Ce ne scusiamo con i 
lettori che non ricevono con 
tempestivita riscontro alle lo
ro letters. 


