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L'antifascismo tema essenziale 
per la scelta dei testi scolastici 

In quesie seftimane si svolgono in tutte le scuole 
le riunioni per I'adozione dei libri di testo 

Primo faltore discriminante: I'ideologia deH'antifascismo 
deve essere il filo conduttore di futto il materiale 

culturale che la scuoia fornisce 
L'impegno degli insegnanti, degli studenti, dei genitori, 

delle organizzazioni di fabbrica e di quartiere 
II ruolo delle case edilrici e I'aumento dei prezzi 

Stanno per concludersl In 
questi giorni in tutte le scuo
le le adozioni dei libri di te
sto per il prossimo anno sco-
lastico. Si tratta di un mo 
mento particolarmente delica-
to, nel quale classe per clas-
se, lstltuto per istituto, si de-
finiscono le linee di program-
mi cultural!, di principi edu-
cativi, di metodi didattici, che 
interessano migliaia e migliaia 
di ragazzi e giovani e, di rl-
flesso, le loro famiglic. 

Delia portata di queste seel-
te, si e venuti in questi annl 
acqulsendo una piu chiara co-
scienza, per la generalizzata 
sensibllizzazione sui probleml 
relatlvi al contenuti e quindl 
alle finalita stesse dell'insegna-
mento, attraverso un processo 
di maturazione cul hanno con-
tribuito in misura rilevante il 
discorso aperto dai maestri dl 
Genova e dal gruppo di Reg-
gio Emilia intorno ai libri di 
testo delle scuole elementari, 
la mostra itinerante, 1 nume-
rosi dibattiti che intorno ad 
essa e ad iniziative similari si 
sono sviluppati. 

II risultato di questo vasto 
movimento forse non e stato 
ancora adeguatamente messo 
in rilievo, sia perche si contl-
nua ad awertire la necessity. 
di incalzare con la denuncia 
di tutto quello (e non e pn-
co!) di negativo che resiste 
ad ogni attacco, sia perche e 
difficile trovare un momento 
di aggregazione e di istituzio-
nalizzazione delle molte espe-
rienze positive, con le quali si 
sta promuovendo nei fatti, an-
che se fra ostacoli e contrad. 
dizioni, un primo awio al rin-
novamento della scuoia. ' 

Queste esperienze derivano 
innanzi tutto dalle soilecita-
zloni esercitate dall'incontro 
(la dove fortunatamente l'ln-
contro e stato possibile) fra 
insegnanti aperti ai nuovi pro
bleml della scuoia e della so
cieta, inappagati da una rou 
tine professionale che ne smi-
nuisce il ruolo e la digmta. 
non certo rassegnati ad ac-
cettare una parte puramente 
passiva in un contesto sociale 
e civile in rapida evoluzlone, 
e quegll studenti che hanno 
saputo trasformare in volonta 
costruttiva la carica contesta-
tiva de! prim! momenti, su. 
perando il discorso senza p- . 
spettiva del nullismo e del 
massimalismo protestatario, e 
quelle famiglie che hanno vo 
luto entrare in questa proble-
matica e collegare concreta-
mente la lotta per una scuo
ia diversa a quel la piu gene-
rale per il progresso civile e 
sociale del Paese. 

La sperimentazione che ne 
6 derivata costituisce nel suo 
complesso una preziosa indi-
cazlone per una radlcale rl-
strutturazione della scuoia di 
base e per la stessa scuoia 
secondaria superiore, sia per 
quanto rigutrda i contenuti 
sia per quanto riguarda 1 me
todi delPinsegnamento sia In-
fine per quanto riguarda i 
principi stessi dell'educazione, 
tanto che si pub oggi affer-
mare che. nonostante l'immo-
bilismo se non addirittura le 
ostilita governativi, alcune bar-
riere del passato incomincla-
no a incrinarsl ed il proces
so di democratizzazione degli 
Insegnanti e di partecipazio-
ne delle famiglie precede, len-
tamente, ma procede. 

Un duplice fenomeno 
Per ritornare all'argomento 

dei libri di testo noi oggi as-
sistiamo a un duplice feno
meno: da un lato a una mag* 
giore attenzione e responsa-
bilizzazione degli insegnanti 
nella scelta dei testi e nella 
adorione di altri strumenti di
dattici, dall'altro a una con-
correnza qualitativa fra gli edi-
torL i quali, pur rimanendo 
tenacemente ancorati a una 
politica di profitto e spesso 
di vera e propria speculazio-
ne, sono costretti a immette-
re sul mercato scolastico pro-
dotti piu qualificati che non 
nel passato. Per questo, U no 
secco e indiscriminate al li
bro di testo «tout-court» e 
risultato un atteggiamento uti
le a! fini della denuncia, ma 
non sufficientemente costrut-
tivo ed ha portato alia emar-
ginazione di un discorso cue 
continua ad essere di prima-
ria importanza. 

Certamente. fra 1 libri di te
sto che circolano, prevalgono 
di gran lunga quelli scadenti 
e nocivl. soprattutto nel set-
tore della scuoia primaria, sia 
per 1'azione di una parte con-
sistente del corpo insegnante 
tradizionalmente piu reststen-
te alle innovazioni non stret-
tamente didattiche. sia per la 
particolare figura del diretto-
re didattico piu legata di al-
tre a principi conservatori. Per 
le elementari. infatti. e urgen-
te affrontare un discorso a 
parte, rimettere in discussio 
ne l'impostazione stessa dei 
programmi. fare in modo che 
il pubblico denaro (visto che 

1 testi sono pagati dallo Sta
to) sia speso piu degnamen-
te (problem! ai quali e stato 
recentemente dedicato l'inte-
ressante convegno nazionale di 
Bologna promosso dal Centro 
Ciari sulla ristrutturazione del
la scuoia di base). 

Ma 11 discorso cambia per 
gli altri ordini dl scuoia, do
ve e possibile — anzi neces-
sario — Introdurre una distin-
zione fra testo e testo: basta 
scorrere gli articoll di Licht-
ner sul nostro giornale, per 
toccare con mano l'opportuni-
ta dl queste distinzioni, per 
capire l'utilita dl una larga 
valorizzazione di autori demo 
cratlci, preparatl, capaci dl 
stimolare idee e iniziative. In 
questo senso, resta un punto 
fondamentale e irrinunciabile 
quello che il compagno Na-
politano alia Conferenza di Ro
ma e in un successivo articolo 
sv&VUnita ha definito (al dl 
la di una sterile polemica no-
minalistica) I'ideologia deH'an
tifascismo: questo deve esse
re — e su cio deve eserci-
tarsi il raassimo controllo di 
chiunque sia interessato alia 
vita della scuoia — il primo 
fattore discriminante in ogni 
adozione; dove per antifasci-
smo s'intende, owiamente, 
non soltanto l'assenza dl una 
piu o meno velata apologia 
del regime ma anche la so-
stanza civile e culturale di 
tutta 1'opera, che deve ispi-
rarsi a! valori della democra-
zia. della giustizia sociale. del 
progresso civile, della pace e 
della fratellanza fra i popoll. 

II problema dei costi 
Ne ha credibiMa l'afferma-

jione di chi sostiene che an-
tifascismo. aggiornamento cul
turale e didattico, cauto pro-
gressismo dei libri di testo 
sono strumenti di cui si ser
ve l'industna editoriale per 
appagare in qualche modo le 
coscienze e re:ntrodurre in 
forme piu sottili lo sfrutta-
mento di sempre: una posi-
zione che si pone fuori del
la realta. e che. mirando ad 
obiettivi troppo lontani e in 
definiti, elude i probleml pre-
senti, - nella convjnz:one cne 
la distruzicie di questa scuo
ia e non U suo rinnovamen-
to soddisfi veramente le piu 
profonde esigenze delle clas-
si lavoratrici. Oggi nella scuo
ia italiana si adottano i libri 
di testo per il nuovo anno: 
incominctamo subito. ora, tut-
ti, a far si che que! libri 
siano 1 migl:ori esistenti sul 
mercato. sotto ogni pur.to di 
vista, ed impediamo che. co-
munque. in mano dei giovani 
finiscano libri nocivi alia loro 
educaz:one ed istruzione. 

Per questo. e necessano agi 
re in due direzion; ugualmen-
te importanti: da un lato fa-
vorire con ogni mezzo la co 
noscenza dei buon: libri e degli 
altri strumenti didatuci d»spo 
nibili, in modo che anctie git 
insegnanti e le famiglie che la 
vorano e abitano in localita 
dove gia e difficile un colle 
gamento con le forze demo 
cratiche sappiano ugualmente 
indirizzare bene le proprie 
scelte e sottrarsi alie insidie 
della pubblicita editoriale e di 
ogni altra forma di imboni 
mento (ed e questo un com 
pito che il Ministero deH'Istru 
zione non ha mal saputo — 
o megllo vol uto - svolgere); 
dall'altro promuovere in tut
te le sedi possiblii, nelle as-
•oclazlonl dei genitori. nei co 
mitati scuoia famiglia. nei con-
sigli di classe e d'istltuto, nei 
consign di zona o di quar
tiere, nel consigli comunall, 
tma serle di dibattiti che in 
w t a n o tuttl 1 probleml 1m-

plicati nella scelta dei testi 
per il nuovo anno. 

C'e, inline, un altro proble
ma. quello dei costi. che nei 
libn di testo trova uno del 
punti piu delicati, ma non cer
to quello esclusivo. assomman 
dosi questa a infinite altre 
spese altrettanto pesanti sui 
bilancl famiiiari, soprat'utto 
in questi mesi di rilevante nn-
caro del costo gene rale della 
vita. Gia lanno scorso, il Mi 
nistero. concedendo 1'auinen 
to dei prezzi dei testi delle 
elementari, ha indirettamente 
Iegittimato il rincaro di tutti 
gli altri. nonostante il piagni-
steo degl: editori. che sosten 
gono esser divenuto questo 
(magari cosl fosse!) I'investi-
mento meno redditizio. Sot-
to questo aspetto i due pro
blem!, didattico ed economi-
co. coincidono. ed e questo un 
nesso che deve esser sottoli-
neato costantemente: intendia 
mo riferlrci a tutto il dibat 
tito cresciuto in questi anru 
sulle biblioteche di classe. sul 
l'utilizzo di strumenti didatti 
ci collettivi, sulla riduzione dei 
libri di testo a pochl essen-
ziali manuali istituzionali. Un 
discorso tanto vero che le iw-
giiori iniziative ^ditortali dl 
quest'anno si sono svolte pro 
prio in questa direzione. 

Bcco allora che, mentre * 
possibile da parte degli inse
gnanti della scuoia media in 
feriore e superiore ridurre al 
minimo i testi di utilizzazio 
ne individuale e sviluppare di 
conseguenza quegli espenmen-
tl di nuova didattica di cul 
dloevo. su questa situazione 
pu6 innestarsi una nuova po 
Iittca del diritto alio studio. 
che veda vere protagoniste le 
Region! e colleghi il loro fa 
ticoso e contrastato tentativo 
rl forma tore con le esigenze 
piu vive e concrete della po-
polazlone. In questa direzione 
(ma avremo occasione di ri
tornare piu speciflcamentc sul-
i'argomento) gia da oggi e 
possibile fare molto. 

Gennaro Barbariti 

Anche la possibilita di acqulstare libri usati va sempre piu limitandosi. Le case edilrici con-
tinuano infatti a sfornare ogni anno nuove edizioni e nuovi titoll. Anche da qui perci6 viene 
con forza la necessita di creare ricche e varie biblioteche di classe e di scuoia in modo da 
fornire ai giovani maggiori occasion! cultural! diminuendo contemporaneamenle la spesa in
dividuale. 

La geografia 
come ricerca 

scientifica 
nelle medie 

La maggioranza dei testi si limita alia descrizione, 
senza Hcercare il collegamento con i diversi aspetti 
della realta umana in un determinato spazio - Po-
verta di informazioni, documenti, ecc. offerti in 

modo autonomo 

Nessuno o quasi dei testi 
di geografia della scuoia me
dia che abbiamo esamSna-
to (1) ha la capaclta dl risol-
vere in termini di ricerca 
scientifica lo studio della geo
grafia nella scuoia. 

I testi restano per lo piu 
ancorati ad una visione del
la geografia come descrizio
ne, a volte anche pedante, 
regione per regione, nazione 
per nazione, degli aspetti fl-
slcl (altimetria, idrografia, 
clima) relegando in posizio-
ne decisamente secondaria gli 

Non sempre i buoni autori 
fanno una buona antologia 

Per le scuole medie ormai la scelta e numerosa e varia • La scelta di brani moderni e di digni-
toso livello culturale non in tutti i casi basta a rinnovare veramente i testi - E' necessario proporre 
ai ragazzi temi legati alle loro esperienze e che diano loro la capacita di «leggere» la realta 

All'insegnante che si accin-
ge ad esaminare delle anto-
logie di italiano per la scuo
ia media si presents una pos
sibilita di scelta cosl nume
rosa e varia, anche sul piano 
della qualita. che gli sono 
necessari precisi criteri di
dattici per adottare o rifiuta-
re un testo. E' molto facile 
individuare le antologie a brut-
te», con brani vecchi, non 
certo vicini alia realta e al-
1'esperienza dei ragazzi, ne 
atti a stimolare il loro in-
teresse; brani dispost! senza 
precisi criteri, ma raggrup-
patl seguendo una unita tut
ta esteriore, qualcuno ancora 
legato ai famigerati «centri 
d'interesse». Su queste an
tologia, e evidente, non si pu6 
certo lavorare bene, anche 
perche sottintendono nella lo
ro organizzazione un lavoro 
didattico fondato sul mecca-
nismo lettura-spiegazione-ri-
petizione. che non lascia cer
to spazio al raggiungimento 
di obiettivi quali lo sviluppo 
delle capacita critiche ed e-
spressive, della creativita. ne 
permette l*utilizzazione delle 
esperienze del ragazzi per ar-
rivare ad una apertura cul
turale piu vasta. Obiettivi, 
del resto. elemento molto uti
le per sostenere queste affer-
mazioni. presenti, anche se 
in forma piu generica. negli 
stessi programmi minlsteria-
U del '62 

Qualche nome? Ne abbiamo 
sott'occhio alcune: Del Nero -
Jazzoni: Primule. Signorelli, 
L. 1.600; Donati - CapponI, 
Diamanti. Signorelli. L. 2^00; 
Battaglia • Mazzacurati. Noi 
per Vol. De Agostini, L. 3.300 
(vol. unico); Bianchi - Lam-
berti, Voci moderne e antiche. 
Garzanti. L. 1590; Calarco -
Gianmario - Tlcconi: Casta-
lia, Pratelli Conte, L. 1.700; 
De Maestri Rugarli - Tartara 
Tassi: Pagine Vive. Pratelli 
Fabbri. L. 2.350; Baj - Pellegri-
netti: In Cammino. Petrini, 
L. 2000; Tlrroni: Testi monian-
ze. La Scuoia. L. 2.200 Molte 
di queste sono anche edizioni 
vecchie e ci sembra, scorren-
do rapida men te le adozioni di 
quest'anno. che gli insegnanti 
abbiano gia fatto giustizia di 
queste e simili antologie. 

II com pi to invece e piu dif
ficile e delicato di fronte a 
testi che si presentano digni-
tosamente per la ricchezza del 
brani e 1'attualita dei conte
nuti. tanto da far sembrare 
equivalenti tra loro molte an
tologie. Ci sono invece. a no
stro avviso. tra questi libri 
moltl che hanno rinnovato au
tori. brani. settori. commenti, 
ma non aiutano veramente a 
rinnovare il nostro insegna-
mento. 

Non dobbiamo infatti pen-
sare che il problema dei con
tenuti nuovi sia solo un pro
blema di argomenti e dl au
tori; e certo anche questo. ma 
e forse soprattutto un proble
ma di metodo Siamo tentati. 
a questo punto, di ricordare 

AUMENTI DEI PREZZI DEI 
LIBRI DI TESTO ELEMENTARI 

Letlure 
1.a 
2.a 
3.a 

. *.a . ' . ' 
5.a 

Sussidiari 
3.a 
4.a 
5.a 

197071 

1.045 
935 
935 

.' ," 935 
' 980 ' 

1.380 
1.600 
1.720 

1971-72 
(+5%) 

1.100 
980 
980 
980 

1 ' 1.030 » 

1.450 
1.680 
1.805 

1972-73 
( + 17%) 

1.250 
1.100 
1100 

. 1.100 
1.200 

1.600 
1.800 
2.000 

Tolale 9.530 10.005 11.150 
Mancano ancora i prezzi per l'anno 1973-74. Un ulteriore 

aumento concesso dallo Stato si ripercuoterebbe automatica-
mente anche sui testi per le scuole medie e superiori. come 
e avvenuto negli anni scorsi. 

— e ci sono fior di esperien
ze a dimostrarlo — che si puo 
fare un ottimo lavoro con un 
pessimo libro e viceversa un 
pessimo uso dl un buon libro. 
Questo non per insinuare la 
indifferenza verso questo o 
quel testo, ma per sottolinea-
re che cid che alia fine quali-
fica veramente e l'uso che si 
fa di un libro e l'obiettivo 
che con esso si vuole raggiun-
gere. 

Cosa vogllamo ottenere dal 
nostro lavoro? Lo sviluppo 
delle capacita espressive, criti
che. della creativita si diceva 
poco sopra, schematizzando. 

Ma cio non si ottiene solo 
sostituendo cid che si arac-
conta » al ragazzi. bisogna riu-
scire a proporre loro. in mo
do aperto e problematico, dei 
temi legati alia loro esperien-
za e a loro comprensibili, in 
modo da allargare la loro cul-
tura intesa nel senso piu am-
pio di capacita di a leggere » 
la realta, capacita di conosce-
re se stessi e I propri condi-
zionamenti, di trovarne le 
cause e le matrlci. di intrave-
derne soluzioni. Non sembri 
obiettivo educativo inadegua-
to a un ragazzino della media: 
per le finalita educative si 
deve fare un discorso di gra-
dualita e di livello, non dl 
qualita. 

Perche tutto questo discor
so? Ci pareva necessario sot-
tolineare che tutto ci6 che ri-
mane lettura. meccanicamen-
te ripetuta, che non diventa 
esperienza. che non diventa 
problema. che e assimilato su-
perficialmente, porta al con-
formismo. anche se la lettu
ra e buona, l'autore serio. 

A questo punto possiamo al
lora scegliere tra i testi che 
abbiamo di fronte quelli piu 
funzionali a un tipo di lavoro 
sostanzialmente e non for-
malmente innovante, quelli 
che possono essere uno stru-
mento piu efficace per rag-
giungere gli obiettivi che ci 
siamo proposti. Questi testi. 

che segnaliamo insieme per-
ch§ rispondenti ai criteri so
pra esposti, hanno in comune 
chiare premesse metodologiche 

CASTELLINI FOZZER, An
tologia Italiana Sanson!, San-
soni. L. 2.400. 

E' un'antologia non strut-
turata per argomenti, ma al-
cuni suggerimenti, le lpotesi 
di lavoro, indicano come nel 
vasto materiale raccolto sia 
possibile, anche con la sempli-
ce lettura di brani in succes-
sione, avviare gli alunni alia 
comprensione di un proble
ma, alia acquisizione di un 
metodo di ricerca basato sul 
confronto di opinion! e di 
giudizi. talvolta simili talvol-
ta contrastanti. La scelta dei 
pass! ha poi tenuto presente 
il problema della lingua, per-
c!6 i bran! sono ricchi di ter
mini relativi alia scienza e 
la tecnica. all'arte. alle atti-
vita quotidiane. alia vita di 
popoli diversi. Utill il piccolo 
gruppo di schede operative e 
il corredo di note, di tipo 
esplicativo non interpretativo. 

BALBI GAETANO, Nuove 
Dimension! (senza antologia 
epica e intitolato II Dibatti-
to), Le Monnier. L. 2 200 
(senza epica L. 1.800). 

Molto fel ice anche qui la 
formula: una serie di appun-
tl per la conversazione in 
classe. seguiti da brani che 
documentano i] problema af-
frontato. Anche questa anto
logia e impostata secondo un 
metodo molto preciso. che 
evita d! cadere nell'ambiguita 
di cui par lava mo sopra circa i 
nuovi contenuti e quindi aiu-
ta l'insegnante a servirsi cor-
rettamente del libro in ordine 
agll obiettivi che abbiamo ri-
chiamato. 

DE FEDERICI - MARCHIA-
RO - TEDESCHI, Lettura e 
Ricerca, Loescher. L. 2.900 

Le indicazioni metodologiche 
sono qui molto precise e cu
rate dallo stesso De Bartolo-
meis, il pedagogista che sul 

«Informateci anche sui libri delle elementari» 
«Siamo un gruppo di rappresentanti di 

clause della Scuoia Elementare di via Ugo 
Betti 16 a Milano e vorremmo rivolgere 
un caldo invito alia redazione de VUnita 
perche ci aiuti a capire meglio il proble
ma dei libri di testo. 

Abbiamo seguito in questi anni le po-
lemiche che si sono svolte alia televisione 
ed alia radio e letto gli articoll sul vostro 
giornale. 

Le conclusion] sono spesso trlstissime e 
negative per 1 libri che passano tra le 
manl dei bambini e dei ragazzi della 
scuoia elementare. 

Ci chiediamo e vl chlediamo: possibile 
che non si salvj qualche libro che aiuti 
nella discussione e nel dialogo, che abbia 
un oontenuto valido e sia impostato in 
modo serio? 

Poiche il libro di testo continua ad es
sere! ed ancora mancano le strutture 
perche" venga sostituito da altri strumenti 
di lavoro, noi chiediamo di poter leggere 

nel vostro giornale «articoll al contrario» 
cjoe che indichino quei pochi libri di 
testo validi. Per una redazione che s! e 
gia occupata del problema la cosa non 
dovrebbe essere difficile; per noi lo e 
un po* di piu, visto le numerose case 
editrici esistenti. 

Ci auguriamo di leggere presto un arti
colo simile e soprattutto ci auguriamo 
che lo Ieggano molti insegnanti». 

Gil insegnanti che cl scrivono esprimo-
no una giusta esigenza alia quale, seppure 
solo in parte, abbiamo cercato di rispon-
dere intenstficando in questo periodo di 
adozione di libri di testo, recensioni e tn-
formazioni. La pagina di oggi & tutta de
dicate a quest'argomento: purtroppo non 
vi & nulla di specifico per le elementari e 
ci ripromettiamo di trattare Vargomento 
in un articolo informativo nella pagina 
della scuoia di giovedl prossimo. 

! 

metodo della ricerca e sul 
suo valore innovante ha am-
piamente trattato in due ope-
re: La ricerca come antipeda-
dagogia e II tempo pieno. L'an-
tologia e molto ampia e par-
ticolaregglata, ma vuole so
prattutto essere un invito a 
riflettere sulla necessita di 
dare una diversa e piu effi-
ciente organizzazione al pro
cesso educativo. I brani, scel-
ti secondo un criterio chia-
ramente esplicitato all'inter-
no del testo, propongono i 
temi necessari alia conoscen-
za della realta in tutti 1 suoi 
aspetti e a impostare corret-
temente il rapporto con essa. 
Ai brani si fa poi sempre se-
guire una traccia che guida 
alia comprensione del testo, 
oltre a proposte, molto artico-
late anche nella strumentazio-
ne, per il lavoro individuale 
e dl gruppo, owiamente fon-
date sul metodo della ricerca. 

Ma il testo non ha solo 
queste indicazioni interne per 
uso metodologicamente cor-
retto dei documenti; in aper
tura ha la spiegazione. in for
ma accessibile ai ragazzi del
la scuoia media, dell'uso de
gli strumenti di ricerca ed In-
fine corredato da un libretto 
per Tinsegnante In cui II De 
Bartolomeis da suggerimenti 
per il lavoro, tenendo conto 
delle reali possibilita della si
tuazione scolastica. 

Oltre alle antologie segna-
late. II - mercato offre altri 
buon! testi, che segnaliamo in 
subordine perche. pur essen-
do testi molto ricchi e molto 
ben costruiti sul piano con-
tenutistico. l'impostazione me-
todologica e meno evidente e 
quindi aiutano meno l'inse-
gnante e i ragazzi stessi ad 
usarli correttamente in ordine 
ai criteri che abbiamo sopra 
esposti. Tuttavia sono da con-
siderare come antologie su 
cui si riesce a lavorare. E 
sono: 

CALVINO SALINARI, La let
tura, Zanichelli. L. 1.600 
GUGLIELMINO LAVORE, 
La Bussola, Principalo. Lire 
2 600. 
GIANNI GALLENO, L'av-
venfura dell'uomo. La Nuo
va Italia. L. 2 600. 

Abbiamo Infine notato una 
altra antologia che. anche se 
inferlore a quelle precedente-
mente citate. e meno recente, 
presenta una scelta piuttosto 
rlcca e aggiornata di brani: 
Luti - Ronconi - Strigelli, II 
Planetario. Sansoni. L. 1900. 

Concludiamo ora nominando 
alcuni dei testi in cui l'inse-
rimento di brani aggiornati (o 
di insert! Interessahti) non e 
certo sufficiente a far accet-
tare un implanto «vecchioj», 
sia nella struttura. sia nella 
scelta degli autori e dei passi 
che raporesentano una « real
ta » molto sfumata e conven-
zionale che cerca di apparire 
piu credibile appunto con al
cuni tocchi di modernita e di 
attualita. 

Fanno parte di questo grup
po. secondo il nostro giudizio, 
antologie quali: 

VALLI, Incontr! TO, SEI 
L. I.BOO. 
BIANCIARDI • MURASCHI 
- LUSITELLI, L'awenire 
Bietti. L. 2.700. 
PESCE - COLOMBRINI -
Proposte, La Scuoia. L. 1.800. 

Spetta ora naturalmente al 
slngolo insegnante valutare 
la situazione della sua scuoia 
e dei suoi colleghi e scegliere 
tra I testi che abbiamo se-
gnalato e le argomentazlonl 
che abbiamo portato. quelle 
che meglio possono essere 
comprese e accettate. non tra-
scurando richiami ai program
mi ministerial! e alia pedago-
gia per avallare i propri cri
teri didattici che sono alia 
fine, come e apparso da que
sta rapida panoramica. Tuni
ca discriminante valida per 
motivare la scelta o II rlfiuto 
di un testo. 

Marina Guglielmi 

aspetti demografici, econo
mic!, sociali e storici. Anche 
quando questi sono presen
ti non vi e la capacita di 
collegare fra loro i diversi 
aspetti della realta umana in 
un determinato spazio e, il 
che e ancora piu grave, non 
ci si sforza di offrire lpote
si, o stimoll e strumenti per 
spiegare i fenomeni osser-
vati. 

Un timido tentativo 6 stato 
fatto da Monti e Sturani in 
«La terra dell'uomo» nel 
momento in cui si ingegnano 
di presentare in modo uni-
tario i dati della dinamlca 
soclo-economica in vari pae-
si rinunciando ad una ari-
da elencazione di nomi, si-
tuazioni e tendenze. tipici di 
molti testi. 

Nella general!ta del testi 
dunque prevale una conce-
zione della geografia come 
scienza di descrizione del-
l'ambiente fisico a cul l'uo-
mo sembra non appartenere, 
salvo poi comparire puntual-
mente in fondo ad ogni ca-
pitolo con una serie di pro
blem! standardizzati di esa-
sperante monotonia: « grande 
sviluppo ha in questo paese 
l'industria. Si producono... 
ecc.» oppure «Non mancano, 
in questo paese, fertili cam-
pi che offrono buone produ-
zioni di frumento, patate 
eccetera ». 

Al di la di queste annota-
zioni paradossali, resta il da-
to di fondo della mancanza 
in questi testi della scuoia 
media di una impostazione 
dei problemi piu generali che 
stanno alia base dei mecca-
nismi di produzione di svi
luppo demografico • di orga
nizzazione sociale. * Nella stra-
grando maggioranza dei casi 
non vengono offerti dati e 
informazioni che possano per-
mettere ai ragazzi di impa 
dronirsi dei principali con
cetti interpretativi (quali ad 
esempio quelli di reddito, di 
profitto, di incremento de
mografico, di produttlvita 
ecc.) della ricerca geografica 
sociale economica, come in
vece si sforza di fare per 
esempio Penciclopedia «Io e 
gli altri»(2). Cio resta una 
condizione fondamentale per 
mettere in grado 1 giovani 
di valutare e spiegare in ma-
niera autonoma ogni altra 
realta geografica osservata. 

La concezione che prevale 
nei testi non e certo quella 
di P. George, che intende la 
geografia come «studio del
la dinamica dello spazio uma-
nizzatow (3). I testi, anche 
quando sono ben fatti, ricchi 
di buone illustrazioni, limi-
tano i compiti della geogra
fia alia individuazione dei 
a paesaggi », rinunciando poi 
ad offrire dati e documenti 
che permettano di aspiegar-
li» rivelando fenomeni piu 
profondi di quelli immedia-
tamente percepibil! all'occhio 
quali quelli propri dell'uo
mo, dei rapporti sociali che 
esso ha stabilito, dei rap
porti di potere, delle forme 
giuridiche, delle scelte econc-
miche ecc. Si resta cioe le
gati ad una visione dall'al-
to, dalPaereo, del paesaggio 
fisico ed antropico. 

Un altro elemento negativo 
che emerge dal panorama dei 
testi esaminati (e si badi be
ne. essi sono decisamente fra 
i migliori) e Ia poverta di in 
formazioni. dati statistici, do 
cumenti. 

Vi e in generate una pover
ta di dati e documenti (sta 
tistici, giomalistici. scientifi 
ci) che rende difficoltoso an 
che per chi. come il sotto-
scritto, usa nella classe mol
ti testi diversi. un lavoro di 
consullazione di informazione 
ed arricchimento documenta
n o in funzione delle ricerche 
In questo senso la parte piu 

valida di molti testi (quelli 
Garzanti, De Agostini, Le 
Monnier ad esempio) restano 
le parti illustrative o car-
tografiche dove le varie so-

- luzioni grafiche offrono a vol
te buon terreno di ricerca e 
rilevazione autonoma dei dati. 

Gianni Giardiello 
(1) Abbiamo esaminato i te 

sli in maggior uso nelle scuo
le medie fino all'anno scola
stico in corso e alcuni dei 
nuovi saggiC). 

Monti-Sturani, a La terra 
delVuomo», ed. Principato. 

ScstiniBellini, «Geografia» 
ed. Le Monnier. 

Sestini-Bellini, « Geosfera ». 
ed. Le Monnier (*). 

V. Torre, nOsserviamo c 
scopriamo il mondor>, ed. La 
scuoia (*). 

AA.VV., «Il libro Garzanti 
della Geografian, ed, Gar
zanti. 

Verdina, <r Noi e il mondo », 
ed. MariettL 

B. Nice, a Questo nostro 
mondoi>, ed. De AgoslinU 

F. Dl Maggio, a Sguardo sul 
mondo*, ed. Paravia. 

(2) AA.VV., « to n gli altri». 
nuovissima enciclopedia del 
ragazzo, ed. La Ruota. 

(3) P. George, «Organizza
zione degli spazt terrestrlv, 
ed. De Angell (1972), 

Lettere 
all9 Unita: 

Dalle scuole la 
protcsta contro la 
violcnza fascista 
Egregio direttore, 

il personate docente e non 
docente, democratico ed anti-
fascista, della Scuoia media di 
Dalmlne, dopo il nuovo effe-
rato crimine compiuto dai ]a-
scisti, che segue ai reiteratt 
tentativi, spesso luttuosi, di 
rovesciare le istituzloni re-
pubblicane, di colpire le 
manifestazioni pacifiche dei 
lavoratori, di creare un clima 
di violenza squadristica, eleva 
la sua vibrato protesta ed e-
sprime la sua condanna per 
la criminale provocazione fa
scista che ha colpito, ucciden-
do un agente di polizla, la tit-
ta di Milano, cosciente che 
ogni attentato alle libcre isti-
tuzioni e un attentato alle 
conqutste ed alle lotte del mo
vimento dei lavoratori, e riba-
disce la fiducia nelle istituzlo
ni repubblicane e la ferma 
convinzione che il processo di 
rinnovamento della societa ita
liana pud passare solo attra
verso la eliminazione della 
violenza fascista, dei suoi or-
ganizzatori, dei suoi ispirato-
ri e del suoi mandanti. 

LETTERA FIRMATA 
da 42 insegnanti e non in
segnanti della Scuoia media 

di Dalmine (Bergamo) 

Continuano a pervenirci dal
le scuole, lettere che condan-
nano la violenza fascista. Tra 
gli altri, ci hanno scritto: I 
rappresentanti delle class! del-
l'lstituto tecnico « L. Bazoli» 
di Desenzano del Garda (chie-
dono alle forze politiche di 
impegnarsi a per creare insie
me un fronte unito di chiara 
impronta antifascista al fine 
di isotare ed eliminare nel piu 
breve tempo possibile I'MSl-
DN che si va ogni giorno de-
lineando come I'erede di quel 
partito che tante disgrazie ha 
portato all'Italia a); Salvatore 
MIRI di Liverano (Lecce); Un 
gruppo di studenti di Roma; 
La segreteria del « Centro ope-
rativo tra genitori per I'inizia-
tiva democratica antifascista 
nella scuoia» di Torino (che 
si associa alle proteste del CO-
GIDAS di Roma contro le gra-
vi dichiarazioni del ministro 
Scalfaro « che in un'intervista 
ha definito delittuosa Uattivita 
dei genitori antifascisti» e lo 
a invitano a prendere una net-
ta posizione nei confronti del
le violenze fasciste nelle stro
de e alle porte delle scuole »); 
prof. L. CARRERI di Napoli. 

Con il PCI, per 
una scuoia seria 
e rinnovata 
Caro direttore, 

ho letto la lettera publlica-
ta su TOnita del 10 maggio a 
firma del compagno Renzo As-
sante di Roma. Ammetto che 
dobbiamo fare, presso gli stu
denti, come I'abbiamo fatta e 
stiamo facendo, opera di per-
suasione. Ma mi sembra che 
nello scritto aleggi un certo 
complesso di inferiorita ri-
spetto a posizioni politiche 
errate e che stanno portandoci 
danno. 

Molti di questi giovani — 
specialmente quelli di origine 
piccolo-borghese — sono por-
tati a seguire chi predica chi-
mere estremisttche e velleita-
rie e non si trovano a loro 
agio in un partito come il no
stro che ha i piedi per terra, 
e serio e ha il senso di cio 
che si deve e si pub fare, sen
za perdere i contatti con la 
realta. Ed e qui che bisogna 
entrare in un confronto dia-
lettico, mantenendo la chia-
rezza delle nostre posizioni, 
con queste forze giovanili po-
tenzialmente progressiste, ma 
che domani, immesse nel con
testo della societa borghese, 
possono divenire strumento 
della reazione. 

Questo per quanto concerne 
il piano ideologico. Quando 
poi si passa all'azione pratica 
di certi gruppi la condanna 
deve essere inequivocabile e 
senza alcun tentennamenlo 
perche la loro azione mira 
oggettivamcrJe a sabotare il 
movimento operaio e special
mente il PCI, come purtroppo 
vediamo dalle cronache. 

Quanto al settarismo verso 
gli studenti, mi pare che il 
PCI ne sia immune, ma non 
pud, per compiacere certi stra
ti di essi, renir meno ai pro
pri principi. pena to snaturare 
il suo essere. Settano mi sem
bra invece il Movimento slu-
dentesco al quale, guarda ca-
so. fanno I'occhiolino forze 
che ncn hanno le peculiarity 
riroluzionarie del nostro Par
tito. 

Quindi. dialcttica e dialogo, 
s). ma senza cedimenli c ti-
more dt perdere la simpatia 
di molti studenti: i piu ma-
turi ed i piu oncsti verranno 
sempre maggiormente verso 
di no- se sapremo fargli com-
prendere che il PCI e il loro 
partito, che si battc per una 
scuoia nuova, ma seria e sen
za demagogic populistiche. 

Cordialmentc. 
CARLALBEKTO CACCIALUPI 

(Verona) 

Ha dimenticato clic 
la lczionc era 
suH'antifascisnio 
Cara Unita, 

sono uno studente e ti sen-
vo percht alcuni giorni fa nel
la mia scuoia, VIstituto tecni
co industriale di Ferrara, si 
t tenuta una conferenza-dibat-
tito sull'anlifascismo. Questa 
conferenza e stata tenuta dal 
prof. Giorgio Bocca, il quale 
tuttavia non ha parlato aflat-
to di fascismo e del pericolo 
fascista nell'Italia d'oggi, ma 
ha fatto soltanto dell'antico-
munismo. Egli ha detto cose 
gravi, tipo: c / comunisti in 
Parlamento vanno a braccetto 
con i parlamentarl del MSI •; 
e poi fcito a memoria): * I co
munisti hanno giudicato nega-
tivamente il mio libro "Palmi-
ro Togliatti" perchb cinque dl 
essi — dl cui due hanno letto 

il libro c tre no — hanno 
detto che esso non va!». Per 
flnire il prof. Bocca ha detto 
che il PCI deve dare garanzte 
democratiche, cambiare strut-
tura interna e stare al suo po-
sto, che e soltanto I'oppost-
zione. 

Come vedi, si tratta di af-
fermazloni molto gravi, che 
con l'antifascismo non hanno 
proprio nulla a che fare. 

EDOARDO RONCATTI 
(Pilastri • Ferrara) 

Sono uiulate con la 
scuoia a trovare 
il pittore naif 
Stimatlssima Unita, 

siamo due studentesse della 
III A dell'Istituto tecnico com
mercial di Suzzara, e vorrem
mo che tu ti interessassi alle 
esperienze didattiche che ab
biamo fatto con U nostro pro-
fessore di italiano. 

La prima esperienza nuova 
riguarda i compiti in classe, 
che noi non facciamo piu nel 
modo tradizionale. Scriviamo 
in un giorno stabilito della set-
timana, oltre che tutti gli altri 
giorni, anche se con minor 
tempo a disposizione, e su let-
ture fatte liberamente. Inol-
tre scriviamo lettere a perso-
tie e a giornali su argomenti 
che ci interessano. Questo, se
condo noi, e molto importan-
te, in quanto ci da la possibi
lita di esprimercl piii concre-
tamente e di essere costante
mente in contatto con la real
ta di tuttl i giorni, perche la 
urtiamo, nel senso che te let
tere sono inviate realmente. 

Oltre a questa, abbiamo fat
to anche altre esperienze di 
tipo «fllologico», nel senso 
che abbiamo cercato di in-
contrarcl dlrettamente con 
I'arte, in particolare naive, per 
poterla capire meglio. 11 pri
mo incontro di questo tipo e 
stato con Pietro Ghizzardi di 
Boretto, che speriamo tu gia 
conosca, che e appunto un 
naif. Siamo andati a casa sua 
e attraverso il suo modo di vi-
vere, il suo modo di scrivere 
e di parlare, abbiamo cercato 
di individuarne la personalita 
e di capire maggiormente la 
sua arte. Per noi e stata una 
esperienza del tutto nuova « 
molto importante dal momen
to che fino ad oggi la nostra 
cultura si basava solo ed •» 
sclusivamente sul libri, senza 
permettere una concreta ve-
rifica. 

Cordialmente. 
NADIA STORI e 
NORA DAFFINI 

per il Collettivo di studio 
dell'Istituto commerciale di 
' _ ' 'Suzzara'' '(Mantbva): 

Kingraziamo 
questi lettori 

Ci e Impossibile osp 
tutte le lettere che ci per-
vengono. Vo^liamo tuttavia 
assicurare i lettori che ci 
scrivono, e i cui scritti non 
vengono pubblicati per ragio-
ni di spazio, che la loro col-
laborazione e di grande uti-
lita per il nostro giornale, 
il quale terra conto sia dei 
loro suggerimenti sia delle 
osservazioni critiche. Oggi 
ringraziamo: 

Loretta MASOTTI, Bologna; 
Giovanni GUARINO, Napoli 
(a Sono un invalido di guer-
ra ultrasettantenne, ormai ri-
dotto a un relitto umano. 
Nonostante le mie pessime 
condizioni, mi e stata respin-
ta la domanda di essere sot-
toposto a visita medica a Ro
ma, per ottenere una pensio-
ne un po' piii dignitosa di 
quella misera di settima ca-
tegoria che ricevo attualmen-
te »); Luisa S., Molteno (<r Per 
colpa di una incredibile bu-
rocrazia, mia madre, ser:a-
mente inferma, si c vista so-
spendere I'assegno per gli in-
validi civili dopo che questo 
e stato portato da 12 a 18 
mila lire. Devo dire che mi 
sento orgogliosa di non esse
re democristiana e quindi non 
corresponsabile di una societa 
cost ingiusta»); Turi GHER-
DU, Milano; Domenico NAN-
NI, Faenza; Un gruppo di ex 
accertatori contributivi di Mi
lano e Padova («Nonostante 
le promesse del sen. Coppo, 
I'INAM ci ha sfrultato ille-
galmente per anni: e quando 
siar,. - ricorsi alia giustizia, 
la direzione ci ha fatto licen-
ziare, senza darci il premio 
di licenziamento. le ferie, la 
gratifica »). 

Salvatore SANNA, Franco-
forte; PP., Milano (*Gti ono-
ri ufficiali riservati dalle piu 
alte autorita dello Stato ita
liano al generale Mobutu, Pre-
sidentc della Repubblica del
lo Zaire (ex Congo Belga) • 
primo responsabite della tra-
gica sorte di Patrice Lumum
ba, assassinato da sicari del-
I'imperiatismo internazionalc 
il 14 febbraio 1961, non han
no suscitato sufficient*! sde-
gno tra le forze democrati
che del nostro Paese*); Ro
berto LIGURTI, Pisa («Ho 
ascoltato alia TV un serri-
zio del corrispondente da Mo-
sea che criticava il modo in 
cui vengono fatte le case in 
URSS. Quello sbarbatello di 
un giornalista, dotrebbe ve
nire a guardare come sono 
fatti i quartieri moderni in 
Italia, che vengono costruiti 
con pareti cosl fragili, per 
risparmiare, al punto che non 
b neppure possibile piantarc 
un chiodo altrimenti il mu-
ro si spacca! »); Carlo I., Ge
nova (che esprime la sua netta 
opposizione alia caccia); Ezio 
VICENZETTO, Milano. 

A causa del clisaervizio po-
stale, che ha provocato gia-
cenze enormi negli uffici di 
molte citta, la posta ci giun-
ge in questo periodo con gra
vi ritardi (riceviamo ancora 
lettere che portano la data 
del 10-15 aprfle). Ce ne scu-
siamo con 1 letter! che non 
ricevono con tempestivita ri 
scontro ai loro scritti. 


