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II bilancio positive diun anno 
di lotte per rinnovare la scuola 

Dalla vertenza del personale Insegnante e non insegnante della scuola, ora che la fine 
dell'agltazione ha reso possibile una conclusione «regolare» dell'anno scolastico, I'attenzione 
generale si e spostata sui tiplci problem! di fine d'anno: sull'eslto degli scrutini e sulle pre-
visioni relative agli esami. I primi dati non sono molto diversi da quelli degli anni precedenti. 
Essi sono caratteristici di una situazione che nol dennuciamo da tempo. La selezione. (cioe, 
continua sia nelle prime class della secondaria superiore sia nel settore di base. D'altra 
parte la tensione che carat-
terizza l'attesa dell'esame dl 
maturity ripresenta 11 proble 
ma sempre piu urgente del 
modo come trasformare la 
scuola successiva all'obbllgo. 
E' dunque ancora una volta 
riproposta nei termini piu ge
neral! — del diritto alio stu
dio, del contenuti e dei me-
todl — la grande questiono 
nazionale e sociale della rl-
forma. 

Diritto alio studio signlfica. 
certo, anche provvidenze Im
mediate, come quelle relati
ve alia gratutta dei librl e 
dei trasportl, provvedimenti dl 
cui e'e particolare bisogno in 
questa situazione di caro vi
ta sempre piu grave. Signlfi
ca certamente rilancio dell'edi-
lizia scolastica, che dia alia 
scuola un minimo di spazio 
e alle trasformazioni didattl-

che gia avviate occasion! dl 
sviluppo. 

Nella scuola dl base 11 di
ritto alio studio, la trasfor-
mazlone dei contenuti e del 
metodi, l'intervento contro la 
selezione si saldano organ! ca-
mente nel tempo pieno. Espe-
rienze di un modo nuovo dl 
concepire e di attuare I'istru-
zione nella scuola di tutti, o 
r.he dovrebbe essere di tutti, 
si sviluppano per Inlzlatlve 
degli entl local! democratic! 
come quelle sul tempo pieno, 
appunto, illustrate da! rpcnn-
ti convegni di Parma, dl Cl-
nisello Balsamo. dl Pistola (un 
altro si terra a fine mese a 
Modena) e da cio che si sa 
delle centinaia di scuole in 
cui l'intervento dell"ente loca
le sta operando notevoll tra
sformazioni. 

L'intervento del comune, la 

La rif orma passa 
anche attraverso i 

sussidi didattici 
La crisl profonda che at-

traversa il complesso delle i-
fitituzioni scolastiche ed edu
cative in Italia e ulteriormen-
te messa in evldenza dalla 
scarsa attenzione che vie-
ne solitamente dedicate al 
materiale didattico ed educa-
tivo. Basta entrare in un as -
lo nido o in una scuola del-
l'infanzia o elementare o in 
vin doposcuola per accorgersi 
di quanto poco posto sia fatto 
a questo tipo di materiale, 
soprattutto perche I'organizza-
zione prescolastica. scolastica 
e parascolastica nella sua 
stragrande maggioranza e an
cora congegnata In modo da 
escludere una presenza e utl-
lizzazione funzionale nspetto a 
precis! fini educativi! per ac
corgersi della sua scarsezza 
o assenza, o. quando esjste, 
della sua poverta culturale e 
pedagogica-

Eppure, e orrnal ampiamen, 
te risaputo che nella fascia 
della prima e seconda educa-
zione e molto Importante. an-
zi indispensabile. per rfluca-
zione sensoriale e intellettua-
le. della creativita, delle ca
pacity operative, che il bam
bino e lo scolaro possano toe-
care, manipolare, costruire, o-
perare su cose, oggetti e ma-
teriali. 

Una conferma di questo vuo-
to e al tempo stesso una i-
dea delle ampie possibility e-
sistenti sono offerte dal « Cen
tre Rinascita » dl Modena: piu 
che negozio un vero e pro-
prio «laboratorio culturale» 
di materiali didattici e gio-
chl educativi per rinfanzla, di 
proposte per la scelta dei gio-
chi e degli arredi per nidi 
e scuole dell'infanzia. II cen-
tro finora ha rivolto preva-
lentemente la sua attenzione 
agli asili nido e alle scuole 
della infanzia. ma gia comin-
cia a fare proposte per la 
scuola a tempo pieno e per le 
case di vacanza. 

Non e un caso che esso sia 
sorto a Modena. Sia perchfe 
nasce, come settore specializ-
zato. dalla famosa Librerla 
Rinascita, che dal 1950 svol-
ge un ruolo di prlmo piano 
non solo per quanto riguarda 
la diffusione del libro. ma piu 
in generale per quanto riguar
da una continua ed estesa at
tivita di promozsone cultura
le. Sia perchS nasce in una 
citta dove l*Ente locale de-
mocratico ha saputo farsi cor-
rettamente carico di va-
sti compiti educativi e cultu
ral! (bast! pensare alle 27 
scuole dell'infanzia del Comu
ne). 

Fanno la parte del leone 1 
materiali e i giochi cecoslo-
vacchi, cinesi, tedeschi. olan 
desi. sovieticl. Soprattutto 
quelli cecoslovacchi. passatj al 
serio e severo vaglio dello 
Istituto Komenius di Praga, 
dove !e nuove proposte sono 
esaminate, dlscusse speri-
mentate. verificate e succes-
sivamente realizzate e diffu
se su larga scala, e pres
so il quale e aperta una mo-
stra permanent^ del materia
le didattico nazionale. Un e-
aempio del Iivello di scienti-
ficita di tale lavoro e dato 
dalla costruzione Polik, attrez-
zo per ginnastica e grandi co-
struziom, all'interno e al le 
sterno della scuola. strumento 
per attivita collettive nei nidi 
c nelle scuole dell'infanzia. 

Ben piu povero 6, per con 
tro. il panorama della pro-
duzione nostrana anche se ne-

gli ultlmi tempi qualcosa dl 
nuovo e positivo ha comln-
ciato a maturare. II Centro 
Rinascita in questo caso agl-
see come filtro. selezionando 
quel che vi e dl buono e 
proponendolo, anche con 1'aiu-
to di un gruppo dl espertl. 
pedagogisti, educatorl, ecc. 

II Centro tende a caratte-
rlzzarsl. cosl, non solo co
me punto di vendita e dl pro 
mozione, ma soprattutto come 
servizio alia scuola e all'edu 
cazione, attraverso la propo
ste di materiali, oggetti e at-
trezzi capaci di suggerire at
tivita educative, creative e so-
cializzanti sorrette da una con 
cezione pedagogica che e «in-
corporata» nel materiale. Ba-
sti pensare alia preferenza 
data al legno contro la plasti-
ca, al pupazzi, burattinl e 
marionette, al prodotti ase-
milavorati» che permettono al 
bambino uno sforzo dl appli
cazione. realizzazione e inven-
zione continue, alle Indicazlo-
ni d'uso preferenzialmente col-
lettivo, ecc-

Tale attivita si espllea an
che attraverso suggerimenti e 
stimoli per una elaborazione e 
produzione autonoma per la 
scuola, con Pausllio dell'En-
te locale; e gia per ie scuo
le modenesi sono stati realiz-
zati un originate cavalletto per 
la pittura, una struttura per 11 
teatro del burattinl, un'altra 
per il gioco dei travestimen-
ti. Preziosa, a tale fine, si 
rivela l'opera della Oommis-
sione pedagogica, che promuo-
ve e controlla la verifica spe-
rimentale nelle scuole. 

In questo sforzo teso a far 
maturare e crescere una co-
scienza didattica riferita a! 
materiali e sussidi cennessi 
alle attivitA formative, vera-
mente si pud affermare che 
il Centro Rinascita non e un 
mero fatto locale, ma ambl-
see a svolgere una piu am-
pia funzione. Ne sono prova la 
mostra realizzata nell'ambito 
del Festival nazionale della 
Unita, le numerose mo3tre lo-
call, 1'inizio di un lavoro di 
documentazione relativo al ma 
teriale proposto attraver
so « schede » che segnalino pei 
ogni oggetto e gioco le ca-
ratteristiche essenziali. Ie pos-
sibilita d'uso. ecc. 

Come dice Piero Catellanl, 
II dinamico dlrettore del Cen
tro. tali schede suggeriscono 
implicitamente un diverso mo
do dl porsi di fronte al pro-
blema dei material! e sussi
di didattici ed educativi da 
parte della scuola e piu in 

earticolare da parte della pub-
licistica di settore. Perche, 

ad esemplo. non cominciare a 
« recensire » regolarmeme su 
giornali e riviste — come si 
fa per 1 Hbri — materiali, 
oggetti. attrezzi. giochi. *'.i5si 
di didattici? Sarebbe anche 
una maniera per cominciare a 
costruire un'alternativa reaie 
alia «dittatura » del libro di 
testo. 

Fernando Rotondo 

La pagina della scuola 
riprendera le pubblicazio- j 
ni il pressimo 1. ottobre. 

Nel periodo di sospensfo-
ne dello Speciale-scuola i 
problem! scolastici coofi-
nueranno ad essere trattafi 
quotidianamenfe nelle altre 
pagine dell'Unifa. 

segriaJtaziord 
Trattato delle scienze pedagogiche, a cura di 
M. Debesse e G. Mialaret; vol. 2°: Storia della 
pedagogia e della scuola, ed. Armando, pagi
ne 590 L 6.000 

II trattato. frutto di un'ampia collaborazione. prevede 7 volumi 
in corso di pubblicazione presso la P.U.F. in Francia e via via 
presentati in Italia daH'editorc A. Armando. Come espone Debesse 
nririntroduzione, questo volume vuolc rinnovare la concezione e 
i metodi della storia della pedagogia, riscattandola dalla tradizione 
manualistica e dalla soggezione alia filosofia. Le idee pedagogiche 
vengono colIeg.ate alia storia delle istituzioni, alia legislazione, 
alia pratica scolastica; viene evitata l'illusione < prospettica > 
|che fa trovare dovunque precursor! della scuola attiva. p.es.), 
• periodizzazione risulta abbastanza modificata. ecc. B* un testo 

S notevole intercsse, soprattutto per quanto riguarda l'educazione 
Francia, trattata con particolare ampiezza. 

pertecipazione degli Insegnan-
tl e delle famiglie, 11 contri
bute delle organzizazlonl del 
movimento operalo, l'lnteres-
samento delle popolazloni del 
quartierl precostitulscono un 
modello di scuola che sta nel
la linea delle proposte avnn-
zate in sede teorlca e della 
sperlmentazioni compiute da 
gruppl dl maestri e professo-
rl del Movimento dl Coope-
razione Educativa (M.C.E.). di 
tutto un movimento che e an
che una forma democratica dl 
gestione, un avvlo alia gestio-
ne sociale, un momento della 
riforma . 

Se si bada al modo come si 
e conclusa la vertenza sullo 
stato giuridico, non e diffici
le cogliere il nesso fra que
st! tern! e quelli immediata-
mente connessi con le condl-
zioni degli insegnanti. La vi-
cenda si e conclusa — non e 
immaginabile che 11 Sena-
to non confermi la declsione 
con cui la Camera ha sancl-
to nella sostanza l'accordo fra 
sindacati e governo — quan
do di fronte a! ministri del 
centrodestra, giusto alia fine 
della sua storia, si sono po
st!, a fianco dei sindacati del
la scuola, le confederazioni dei 
Lavoratori che facevano pesa-
re la loro decisione d'uno scio-
pero generale come strumento 
di lotta piu incisiva di quel-
la minacciata dai sindacati 
autonomi. 

L'intervento del movimento 
operaio organizzato ha colle-
gato le question! del perso
nate a quelle delle strutture 
e dell'uso della scuola. Le as-
semblee tenute nelle sedi sco
lastiche, nelle quail l'accordo 
e stato approvato a grandissl-
ma maggioranza, hanno dimo-
strato che nel modo di pen
sare degli insegnanti comln-
cla a manifestarsi un muta-
mento. Aquisire anche un em-
brlone di coscienza sindacale 
signlfica compiere un passo 
avanti nel processo di matu-
razione complessiva, significa 
che oltre alia consistente mi-
noranza di maestri e profes-
sori che gia lavorano e pen-
sano in modo nuovo, che san-
no collegarsi, per porre e rl-
solvere i problem} professio
nal! e didattici, con la realta 
sociale si pub cominciare 
a contare su uno strato dl 
docenti che prendono coscien
za del nuovo che e'e nella so
ciety e che preme sulla scuola. 

Potrebbe essere questo il rl-
sultato piu consistente dell'ln-
tervento operaio sulla scuola, 
dell'accordo stabilito con un 
governo la cui impostazione 
era stata caratterizzata fin dal 
primi atti dalla durezza nel
la represslone, dalla conferma 
e dall'accentuazinne del rifiu-
to di ogni noviti. L'anno sco
lastico si chiude in modo nuo
vo, con un successo del mo
vimento operaio. Certo. 1 pro
blem! restano e gravissiml; 
l'intervento operaio non pote-
va risolverli, poteva solo ln-
dicare un metodo dl lotta e 
l'ha fatto. Non ha cdato le-
zionl» al maestri e al profes
sor!, ma ha Indicato come pos-
sono usclre, lottando per cam-
blare la scuola, dalla loro con-
dizione attuale. Non sara fa
cile percorrere questa strada, 
ma e I'unlca. Altri insegnan
ti, oltre a quelli che l'hanno 
gia compreso, lo comprende-
ranno se 11 movimento sara 
vasto, se ne faranno parte le 
organizzazionl dei lavoratori, 
le popolazioni, gli enti loca-
11 democratici. se sapra re-
splngere gli appelli opportu
nistic!. 

Della medesima matrice op-
portunistica sono l'appello a 
dlsertare la lotta per cambia-
re la scuola gia ora, in que
sta societa e la proposta dl 
considerare gli insegnanti una 
categoria da combattere, da 
spaventare (e percid da far 
chludere in difesa, da far tor-
nare su posizioni corporative, 
da spostare a destra), come 
se niente fosse accaduto e 
niente potesse accadere al suo 
interno. Non si tratta, lo ca-
pisce chiunque, di rinunciare 
al dibattito, alio scontro anche 
duro; si tratta di credere o 
non credere che la lotta, 11 
movimento, la proposta politi-
ca e culturale possono avere 
sbocchi piu o meno vast! e 
risultatl piu o meno valid! a 
seconda che 1'azione sia piu 
o meno intelligente. unitaria, 
ricca di contenutL 

La presenza dei lavoratori 
metalmeccanici e tessili nelle 
strutture scolastiche per uti-
lizzare le ore di studio stabi
lity dal contratto. la presen
za dei lavoratori nelle Inizia-
tive politiche e cultural! col-
legate con esperienze didatti-
che serviranno proprio a Intro
duce nuove realta e nuovi 
contenuti nel lavoro scolasti
co, non certo per operare chiu-
sure settarie, a costruire ele
ment! di cultura ricavandoli 
dalPesperienza, dalla condizio-
ne operaia e ponendoli al di 
battito e alia rlcerca, al con-
fronto. 

La riforma ha davantl a se 
un cammino molto lungo Per-
correrlo insieme, lavoratori e 
student!, popolazioni e inse
gnanti, enti local! e force poli
tiche organizzate, senza so-
stare quando e'e vacanza ma 
preparandosi a riprendere con 
maggior lena alia riapertura; 
questo e da fare. Questo va 
detto a chiusura d'un anno 
scolastico In cui la lotta e'e 
stata, per preparame un altro 
in cui altre lotte ci attendono. 

L'ESPERIENZA FRUTTUOSA DELLA « BELVEDERE » Dl PISTOIA 

Ne bocciati ne ripetenti 
in un'elementare «nuova» 

Giorgio Bini 

PISTOIA, giugno. 
Neanche un bocclato nella 

scuola elementare a tempo 
pieno del vlllaggio Belvede
re di Pistola, e neppure un 
rimandato. Tutti e duecento 
gli alunni sono stati promos-
si con otto in tutte le ma
te rie. 

Al voto, del resto, in que
sta scuola non si da alcu-
na importanza; lo considera-
no, Insegnanti, genltori e a-
lunni una noiosa formalita bu-
rocratica da osservare solo 
perchfe qualcuno — al mini-
stero — si e dimenticato di 
eliminarla. L* abolizlone del 
voto e la promozione per tut
ti non appaiono perd neppu
re per un momento, dilettan-
tesche e demagogiche innova-
zioni per una sorta di Paese 
dei balocchi dove pascollno 
ignorant! Lucignoli. Questa 
scuola a pieno tempo si pre 
senta gia solo al prlmo sguar-
do, nelle sue pareti, nei suol 
corridoi, nei suol spazi una 
scuola « seria », dove gli alun
ni non solo apprendono mol-
te cose (certamente piu e 
meglio del loro coetanei della 
scuola tradizionale che dura 
solo la mattina), ma si ap-
propriano di un lnsegnamen-
to prezioso. quello cloe di 
imparare a esprlmere se stes-
si, a osservare la realta che 
li circonda, a verificare cri-
ticamente esperienze e nozio-
ni. 

I duecento alunni del Bel
vedere leggono, scrivono, fan-
no di conto, sanno dl storia e 
di geografia, ma contempora-
neamente disegnano, cantano, 
ascoltano musica, modellano 
creta. parlano Inglese, raccol-
gono InsettI, fiori, piante, dan-
zano, fanno ginnastica. Tutti 
fanno dl tutto, e volta a vol -
ta, ogni giorno, 1 gruppl si 
formano e si disfanno, a se
conda dell'impulso del mo
mento o, piu tardl, seguen-
do l'interesse dl portare a ter-
mine un lavoro. un esperl-
mento, una reclta, un dlsegno. 

Non si tratta. e owlo. dl 
una scuola piu lunga in cui 

si sommano attivita diverse. 
Qui, 1'interdisciplinarieta ha 
una sua applicazione talmente 
logica e razionale che stupl-
sce pensare che si possa fa
re scuola diversamente. I 
bambini scrivono quando vo 
gliono esprimere o comuni-
care una cosa che 11 interes-
sa e quando decidono auto-
nomamente che per esprlmer-
la la forma piu efficace e la 
scrittura. Se desiderano ester-
nare in un'altra occasione 
lo stesso sentimento o la stes-
sa comunlcazione ascoltando 
un disco o disegnando o mo 
dellando o cantando. sono li-
berissimi d! farlo. 

Ma, in questo modo. non si 
lasciano a se stessi, per e-
sempio bambini « pigrl», che 
evitano sempre di scrivere o 
altri che sfuggono il far dl 
conto? La nsposta e convln-
center certo. e'e chl rlcorre 
alia forma scrltta meno fre-
quentemente dl un altro, ma 
cio non lo discrimina, ne lo 
danneggia. Vuol dire che quan 
do scegliera di scrivere lo fa-
ra sotto una forte spinta au
tonoma: lo fara percid me 
glio. con maggior Interesse e 
applicazione. dl ci6 che acca-
drebbe se fosse obbligato al 
solito dettato o a I soli to com 
ponl mento. Un bambino ripe 
tente di I. trasferito da una 
altra scuola, ha scritto per la 
prima volta a marzo, di rl-
torno da una settimana «blan 
ca» (otto giorni sulla neve 
gratuitamente per tutti gli a-
lunnl. pagati dal Comune). Si 
e seduto ha disegnato un bim
bo con gli scl e sotto ha 
scritto: «lo ho un paio di 
scl». Ma Portografia. Ie re-
gole? Scrivere (il raglonamen-
to e identico per tutte Ie al
tre attivita) In questi casl sca-
turlsce da un desiderlo auten-
tlco di comunicare ed II bam
bino capisce da solo che se 
non osserva alcune regole 
nessuno capira do che scrive. 
E slccome gli Insegnanti sono 
piu numerosl che nella scuo 
la tradizionale e piu cr funzio-
nali» 11 bambino che ha bi

sogno di un aluto lndlvldua-
le (per esemplo nell'ortogra-

fla) lo riceve tempestivamente 
e in modo adatto a lui. 

Le pareti della scuola rac-
contano con straordinaria ef-
ficacla la «storia» dl questo 
tempo pieno: grafici, tabellonl 
prospetti, dlsegni, fatti dal 
bambini dicono per esemplo, 
come 1 piccoll dl una I han
no cominciato a leggere e a 
scrivere. Hanno messo una 
crocetta su un tabellone, in 
una casella corrispondente a 
clascun giomaletto che circo-
la a casa loro. Hanno lmpa-
rato presto a riconoscere 1 
«segni » corrispondenti al lo
ro nome e alia testata del 
giomaletto: a Paolo la mam
ma compra « Tommi e Jerry » 
e « Soldino » a Katia, « Trot 
tolino » e «II corrlere del pic
coll » e cosl via. Pol si sono 
sommate le crocette e si e 
imparato cosl a fare un po' 
dl contl e a scrivere qualche 
numero. 

Si potrebbe contlnuare per 
ore: le maestre illustrano la 
vita della scuola con chiarez 
za e convinzlone e si vede che 
sono esperienze fatte in prl 
ma persona, dlscusse colletti 
vamente. corrette risperimen 
tate. Errori. difetti. lacune ce 
ne sono ancora e molte. Al 
cune cose si stanno correg 
gendo. altre purtroppo deriva-
no da condizionl obiettlve 
«Questo locale e amplo. lu 
mlnoso, ben attrezzato — spie-
ga un'insegnante — si pub 
credere che sia una palestra 
Ideale e invece e quasi inu-
tilizzabile. La pavimentazione 
sembra fatta apposta per sci-
volare o per farsi male se si 
cade; 1 finestronl che danno 
tanta luce impediscono dl gia 
care a palla perche basta un 
tiro maldestro per romperli; 
l'acustica e combinata in mo
do che se due bambini si 
scambiano una frase, 11 rumo 
re rimbomba per tutto 11 pia
no ». Per ragionl simlll le pa
reti delle aule e quelle del 
corridoi costltulscono solo un 
Intralcio. mentre mancano spa

zi per il lavoro del gruppi 
e per le attivita collettive 
Un altro intralcio grosso e 
la girandola degli Insegnanti 
obbligata dal trasferimenti: 
problem! ce ne sono tanti e 
non per tutti si e trovata 
ancora una soluzione. I bambi 
ni handicappati, per esemplo. 
sono stati assimllati molto po 
sltivamente, ma la « gestione 
sociale », la partecipazione del 
genltori e del lavoratori, del 
quartlere, delle organizzazionl 
esterne e lacunosa, ancora 
quasi tutta da conquistare. 

II contributo essenziale. dl 
cui tutti, insegnanti e genlto 
rl dicono un gran bene, vie-
ne dal Comune che compren 
de, stlmola. finanzla, parte-
cipa. Anche 11 Provvedltore a 
gli Studi collabora in modo 
Intelligente e democratico. La 
direzione didattica della scuo 
la e del tutto all'altezza del 
la situazione. 

Ma questa scuola a tempr 
pieno elimina veramente le 
diseguaglianze riesce a por 
tare tutti ad un Iivello co 
mune di cultura? Aboliscf 
realmente I'handicap del 
1'alunno che proviene da un 
ambiente famlliare disaglato? 
La risposta oggi e ancora ne 
gativa: ci vorrebbero molte 
altre condizionl per raggiun 
gere questo obiettlvo ottlma 
le. I bambini dovrebbero po 
ter andare a scuola a co
minciare dai tre anni. perche 
R a tre anni I bambini so
no meno diversi che a sei 
anni». Ie vacanze dovrebbero 
essere organizzate con sog-
giorni collettivl al mare, in 
montagna. in campagna prati-
camente come una continua-
zione naturale della scuola e 
cosl via. Ma lntanto, anche 
con I loro limiti. esperlmen-
ti come questo tndicano una 
via, dlmostrano concretamen-
te cosa e quanto e come s! 
pu6 fare, fungono non solo da 
esemplo, ma da stimolo e da 
confronto. per generallzzare II 
vero diritto alio studio 

Marisa Musu 

LE SPERIMENTAZIONI DEL « TEMPO PIENO » IN UN'INCHIESTA Dl « NUOVASOCIETA'» 

Alunni e maestri decidono 
il programma settimanale 
Dalla nostra redazione 

TORINO, 20. 
«Se si prevedesse, nel co-

dice, un reato di lesa infanzia, 
i process! da Istruire sareb 
bero numerosi e certo piu le-
gittiml dl quelli dei reati 
contro il patrimonlo». « Mo
dem umanl creati dalla e per 
la concorrenza piu feroce, non 
possono non avere il loro cor-
teo di esclusi, di inferiori cui 
si sottrae persino il diritto 
di essere amati e di partecipa-
re alia vita civile. La societa 
spartana uccideva i suoi figli 
piu fragili. Da nol si isolano 
e si nascondono con l'aggra 
vante della buona coscienza ». 
a La nostra societa ha assue-
fatto a chiamare colpa la non 
colpa, non colpa la colpa; il 
ragazzo che ruba una macchlna 
e in colpa e paga; il magnate 
che con paziente, minuzioso 
lavoro lo ha corrotto portan-
dolo a ldentificare la sua auto-
affermazione col possesso del 
veicolo veloce, non ha colpa. 
non paga. La banda di gio-
vani che si scatena in un quar-
tiere e sfascia ogni cosa, com 
mette colpa e paga; chl ha 
fabbricato il quartiere e ca 
stringe i ragazzi a forme eva
sive idiote. colui che pre para 
attraverso scuole-carceri, Isti 
tutl-carcert, quartieri-carceri 
la soluzione finale, la elimi-
nazione dei bambini, non 
pagan. 

Gli ultimi 
della classe 

Queste frasi si sono lette su 
a Rocca». quindicinale della 
• Pro Civltate Cristlana» del 
15 gennaio scorso. Le ha scrit-
te Padre Lazagna, in un ar-
ticolo intitolato «Gli ultimi 
della Classen, e dedicato alia 
selezione nella scuola. Le rl 
porta « Nuovasocieta», la ri-
vista piemontese di politica, 
cultura e attualita nel suo nu
mero del 15 giugno il cui 
«specialen dal titolo «L'aItra 
scuola», fa il punto su tre 
anni di sperimentazione delle 
scuola dell'obbligo di Torino 

Le 10 pagine di (Nuovaso
cieta ». curate da Gianni Doli 
no si aprono con le definlzio-
ni efflcaclssime che alcunl 
uomini di grande umanita e 
di grandi dot! didattiehe han
no coniato per la scuola ita-
Iiana. «L'ospedale che cura i 
sani e respinge i malati» del-
l'indlmenticabile Don Milan! 
della scuola di Barblana; la 
« Grande disadattata » di Bru
no Ciari; quella del «Reato 
di lesa infanzia,» dl Lazagna 

e la o Monolitica corporazlone 
conservatrice» dell'Agazzi. E 
questa scuola — osserva Do-
lino — nsi autodeftnlsce ot
tlma dal momento che l'87 
per cento dei maestri tale e 
valutato e I'll per cento "di 
stinto " ». 

Lo «Speciale» di «Nuova
societa » sulle sperimentazio-
nl torinesi si propone a di far 
uscire dal chiuso degli addet-
tl ai lavori quanto di pro-
vocatorio e di i rivoluziona-
rio» e contenuto nelle speri 
mentazloni in atto in contra 
sto con il contrabbando del 
« gioco della novlta » caro alia 
pubbllcistica minlsteriale. 

* A cammlnare si impara 
oammlnando* dice una for-
mulazione molto antica; le 
sperlmentazioni alia scuola 
a Nino Costa* delle Vallette, 
alia « Pestalozzi» dl Barriera 
di Milano, alia Interclasse di 
Rivoli, alia Casati di Borgo 
San Paolo, alia elementare di 
Cascine Vica paiono guidate 
dal principio dl educare alia 
liberta median te la liberta o 
— per dirta con Manacorda — 
all tlrocinio alia democrazia 
si compie attraverso la de
mocrazia ». 

Gli esempl del cammino ver
so l'c altra scuola » si aprono 
con un caso interessante: le 
class! a tempo pieno (52 se-
zioni) disposte dal Comune. 
d'intesa col minlstero della 
Istruzione nel 1971 venute do 
po gli esperimentl promossi 
nel 69-70 dai Comitati di quar
tiere che avevano al loro fian
co I maestri del Movimento 
di CooperazJone Educativa 
(MCE). Accade che un corso 
per I maestri impegnati in 
questo esperimento cambi ra-
dicalmente natura. Concepito 
tradizionalmente come una 
serie di lezioni vlene « trasfor-
mato in seminario di attivita 
per gruppi di argomenti e 
termina con un documento 
(stilato dairispettore centrale 
Michelotti) che gia conUene 
le linee programmatlche per 
una alternativa alia vecchia 
scuola ». 

II documento si articola in 
vari punti, sottolinea che il 
tempo pieno deve « potenziare 
le attivita scolastiche che nor
ma] men te non sono svolte in 
modo adeguato »; deve «Intro-
durre nuove attivita formati
ve (teatro, fotografla, tecni-
che varie di espressione ecc »; 
il punto 6 dice: «la scuola a 
tempo pieno mirera in modo 
particolare: al recupero degli 
alunni bisognosl dl Interven-
U didattici differenziati; al 
potenziamento delle attivita 
dl gruppo; alio sviluppo del
la capacita dl analial del-

I'ambiente naturale e socia
le; al miglioramento delle ca
pacita espressive». Poi ag-
giunge: aresta fondamentale 
l'esigenza di un armonioo svi
luppo della personality de) 
fanciullo mediante lo svolgi 
mento coordinato di tutte le 
attivita educative». 

II senso di questo program 
ma di partenza delle 82 clas-
si e quello che Francesco De 
Bartolomeis riassume nel suo 
a Scuola a tempo pieno* 
(Peltrinelli 1972): <Si tratta 
di restituire ei giovani 11 di 
ritto fondamentale di vivere 
In accordo a cid di cui hanno 
bisogno e sono capaci: sea 
prire i significati della vita, 
costruire sistemi di idee e di 
spiegazioni sempre piu estesi, 
vedersi oggettivati nei pro
dotti dell'attivita. sperimen 
tare la gioia di stare insieme 
e di fare insieme cose impor-
tanti e degne*. 

Educare 
all'autonomia 

Siamo agli antipodl della 
scuola organizzatrice di con 
sensi. violenta, individualist! 
ca e, magari (come mostrano 
casi recent!) sadica E siamo 
agli antipodl di una scuola 
in cui ci gusti. le esigenze, 

j i piaceri dei bambini non 
contano; quello che conta so 
no gli oblettivi che rinsegnan 
te si e prefisso di raggiunge 
re* ed in cui I bambini de 
vono chledere continuamente 
indicazioni al maestro per Ie 
cose piu banal!: cosa faccio 
ora, dove metto questo, ho 
scritto abbastanza a lungo. 
ecc e c c «Anziche educare 
all'autonomia (e alia respon-
sabilita). la scuola abitua al
ia totale dipendenza dall'adul-
to ». La sua caratterisUca piu 
evidente diverra cosl quella 
di formare degli «inslcuri». 

Le cisoles di tempo pieno 
nel mare della scuola tradi
zionale torinese hanno pre&en 
te questa situazione. Alia «Ni 
no Costa* — scrive ti mae 
stro Alfierl — cabbiamo oer 
cato in un certo numero di 
class! di eliminare il piu pos 
sibile l'intervento diretto de 
gli insegnanti sui bambini at 
finche questi possano vivere 
a scuola con naturalezza e 
spontaneita. Chi entra nella 
nostra scuola non vede bam
bini In divlsa; essl vengono 
a scuola vestiti come voglio-
no loro. Per loro, come per nol 
d'altra parte, la liberta nel 
vestirsi e molto importante. 
Nella nostra scuola non si 
v» In flla, ma ai cammlna 

come persone normal!, conver-
sando, ridendo, tenendosi sot-
tobraccio, da soli, per due, in 
gruppi». 

Alia «Nino Costa* per da 
re al ragazzi sicurezza si de 
cide insieme «tutto cid che 
si fara durante il periodo 
che si trascorre a scuola». 
Al lunedl si costrulsce una 
tabella e si fa il programma 
di lavoro della settimana. Uno 
di questi programml settima-
nali oocupa un'intera pagina 
di « Nuovasocieta » ed appa 
re assai impegnativo. 

Le attivita espressive sono 
un momento essenziale pei 
una scuola diversa; a Rivoli 
il gruppo a Teatro-gioco-vita » 
porta avanti una rlcerca « per 
inserire queste attivita di li
bera espressione aU'interno 
del normale spazio-tempo sco 
lastico*. II recupero della 
spontaneita espressiva e co 
municativa. caratteristlca es 
senziale dell's altra scuola *. 
pu6 awenire — sottolineano 
Fontana e De Stefanis -
«solo all'interno di un clima 
comunitario che ne favorisca 

j il sorgere e ne stimoli lo svi 
luppo » SI tratta di porre tut 
ti i ragazzi in condizione d: 
nscoprire 11 piacere di espri 
mersi e di comunlcare*. d 
«conoscere la realta e Impa 
rare a ragionare*; per dirli 
con due dei capitoli centrai 
dello * Speciale * di « Nuove 
societa* sulle sperimentazio 
ni torinesi, questi sono capo 
saldi deirautoscuola, quelle 
che vuole c costruire rordin* 
deirautogestione comuni taria> 
e intende sostituire valla pe 
dagogia della ripetizlone quei 
la della creativita ». 

L'esame di questo riusclu 
«Speciale* della rivista pie 
montese consentirebbe, in que 
sta fine d'anno scolastico a) 
tre stimoianti considerazioni 
Concludiamo la nota con un 
oenno alia fatica, airimpegno 
dl chl queste sperimentazio 
ni, fra mille difficolta, va svi 
luppando. « Non e certo la ri 
voluzione, predicata airinse 
gna della " distruzione della 
scuola" da alcune frange se 
dicenti rivoluzionarle. E' piu 
facile, rispetto al problems. 
assumere atteggiamenti esa) 
tanti piuttosto che impegnar 
si a studiare, inventare, co 
struire un modo altemativo 
di vivere la scuola: cosl, con 
la scusa di non volersi com 
promettere col sistema, di 
fatto lo si accetta e lo al ser
ve, lasciando Intatte Ie sue 
strutture di potere e di oon-
dizionamento ». 

Andrea Liberator! 

Lettere 
all9 Unita: 

Invece di"«ripe-
tizioni private » 
organizzano corgi 
di aggiornamento 
Alia Direzione de l'Unita. 

In un particolare momento 
soclo-pollticoeconomico in cui 
si dibattono piu o meno ra-
gionevolmente e violentemen-
te i problemi della scuola ita-
liana, una piccolo scuola ele
mentare monzese, quella di 
via Alarche, ha scoperto un 
vecchio problema da tutti ac-
cantonato ormai da tempo in 
quanto ritenuto non d'attua-
lita e senz'altro non appari-
scente ai fini della politica 
che attorno al soggetto « scuo
la v si sta svolgendo. 

Si tratta delle « ripetizioni». 
Nessuno ha mai preso I'ini-
ziativa dl indagare su quanto, 
ancora oggi, i genltori dei 
bambini che frequentano le 
scuole elementari spendano in 
ripetizioni extrascolastiche, a 
quale ceto sociale apparten-
gano, quale profitto i bambini 
ne traggano, I'atteggiamento 
che la scuola assume verso 
queste iniziative singole. Inol-
tre si crede che la scuola del
l'obbligo non bocci piu, in 
quanto basta super leggere e 
rlassumere i fumetti di To 
polino per poter passare nel 
giro di 5 anni dalle elemen
tari alle medie. 

Dopo un attento esame di 
questi aspetti, il Consiglio dei 
genitorl delta scuola di via 
Marche di Monza ha ritenuto 
opportuno disciplinare le « ri
petizioni private » organizzan-
do dei corsi di aggiornamen
to (o recupero, o doposcuo
la) per i bambini, diretta-
mente presso la scuola, con 
la partecipazione degli stessi 
maestri di ruolo, in modo da 
garantire una logica continua-
zione tra I'attivita scolastica 
normale e quella dei corsi. 

Ma cid che risulta semplice 
da attuarsi agli uomini di 
buona volonta abituati a di-
stricarsi tra le imprevedibili 
situazioni quotidiane, non lo 
e altrettanto per coloro che 
operano nell'ambito della scuo
la, per cui la realizzazione di 
una collaborazione positiva e 
sollecita risulta estremamente 
difficile. Leggi e decreti rego-
lamentano tutto al punto tale 
da scoraggiare qualsiasi per
sona si appresti a discutere 
di materia scolastica. 

Nel caso della scuola di via 
Marche, le carte da bollo da 
L. 500 si sono sprecate, ma 
i genitori non si sono persi 
d'animo (come qualcuno spe-
rava), hanno ugualmente or
ganizzato il loro corso e se 
lo... pagano. E questo e il 
punto principale, in quanto, 
visto che la manna e caduta 
una sola volta dal cielo e che 
il Comune di Monza o il Pa-
tronato scolastico sembrano 
non avere il potere di ripe-
tere il miracolo, se non per 
particolari iniziative (settima
na bianca, soggiorno a Noli, 
ecc.) i genitori hanno pensa-
to di provvedere da soli at
traverso una raccolta volon-
taria e anonima di fondi. Con 
la somma di 500.000 lire, il 12 
marzo scorso si e potuto dare 
inizio ai corsi; ma la soddi-
sfazione, amareggiata gia dal
le lungaggini burocratiche del
la fase organizzativa, e stata 
raflreddala ancor di piu, in 
quanto non ci e permesso 
spendere Itberamente i nostri 
soldi per retributre i maestri, 
ma e necessario versarli al 
Patronato scolastico. 

Speriamo almeno che que
sta iniziativa non rimanga iso-
lata ma che anche altri cir-
coli scolastici capiscano che 
prima di pensare a certe atti
vita che creano suddivisioni 
fra gli alunni — tra chi pub 
e chi non pud — vengano rea-
lizzate le cose indispensabili 
per a chl non pud» affinche 
tutti raggiungano uno stesso 
Iivello. 

I GENITORI 
della scuola elementare 
di via Marche (Monza) 

Come gli studenti 
di una 2* media 
giudicano e utiliz-
zano «PUnita» 
Signor direttore, 

sono I'insegnante di lette-
re della sezione a La della 
media aCavallarin di Porto-
maggiore. Sfogliando nelle 
vecchie carte ho trovato al
cune lettere che i ragazzi a-
vevano preparato in risposta 
ad una voslra. Sono rimaste 
inevase probabilmente nel 
caos di fine d'anno. Ve le 
mando ugualmente, oggi, per
che mi sembrano ancora at-
tuali. Voi avete smesso I'in-
vio gratuito del giornale, ma 
io continuo a proporlo alle 
mie classi perche lo trovo un 
giornale onesto e necessario. 

Ogni anno i ragazzi metto-
no insieme dei buoni lavori 
in seguito a ricerche fatte su 
l'Unita. Sono a rostra dispo-
sizione se volete vederne 
qualcuno. Vorrei suggerirvi 
di mandare il giornale gratis 
ovunque, anche perche, per-
so U colpo delle medie, spes-
so questi ragazzi non hanno 
piu occasioni culturali, o co-
munque non hanno piu occa
sioni di incontrt- diciamo 
< avanzali *. 

Ecco comunque alcune ri-
sposte dei ragazzi di seconda 
ai quesiti: «Come giudicate 
l'Unita? Come la utilizzate? 
Cosa ci suggerite per miglio-
rare il giornale? ». 

Claudio: «1) E* un gior
nale molto bello. Gli artico-
li sono significativi per la 
classe che il giomale rappre-
senta, cioe quella dei lavora
tori. Pert devo dire che moltl 
articoli sono scritti in modo 
difficile. Gli articoli di cro-
naca nera sono pochi; questo 
e bene perche delle notizie di 
cronaca nera se ne sente gia 
parlare tutti i giorni dagli al
tri. 2) Tagliamo gli articoli 
di diversi argomenti, questo 
perche la classe e divisa in 
gruppi. Io appartengo al 
gruppo scuola-studenti, quin-
di posso dire che gli articoli 
de l'Unita sull'argomento so
no ampl. 3) Proporrei che 
l'Unita mettesse una pagina 
nella quale gli studenti vi 

pongono delle domande e vol 
rlspondete; nella stessa pa
gina ?i dovrebbero pubblicare 
le ricerche piu interessanti 
scrltte dagli student!». 

Andrea: «1) Secondo me 
l'Unita confrontata con al
tri giornali va bene cosl. I 
vostri giornallstl, quando co-
minciano a trattare un pro
blema, vanno fino in fondo, 
cosa che altri giornali non 
fanno. 2) Noi a scuola faccia-
mo ricerche su tutti 1 gior
nali, ma soprattutto col vo-
stro, perche riporta notizie 
scritte in modo semplice e 
sono piu approfondite. Le ri
cerche si fanno a gruppl dl 
quattro o cinque alunni. Ve 
ne sono: una sull'ONMI, una 
sullo Statuto dei lavoratori, 
una suirinquinamento, una 
sui fatti della scuola. 3) Si 
potrebbe fare una "posta 
degli studenti" In cui 1 ra
gazzi mandano articoli da 
pubblicare o rivolgono do
mande. Si potrebbero orga-
nizzare incontri con 1 vostri 
giornallstl per parlare degli 
argomenti che ci stanno piu 
a cuore». 

Valerio: «1) Secondo me 
l'Unita e un ottimo giornale 
perche riporta articoli inte
ressanti e culturali, non come 
altri giornali che scrivono in-
tere pagine sulla cronaca ne
ra. l'Unita a confronto degli 
altri giornali scrive in modo 
semplice, in modo che possa
no capire anche i meno coltl. 
Ho confrontato l'Unita con 
altri giornali come il Corrie-
re della sera o 11 Giorno che 
si dicono indipendenti, In
vece non lo sono per niente. 
2) Noi utilizzlamo l'Unita per 
approfondire argomenti inte
ressanti come la guerra nel 
Vietnam, la situazione nelle 
fabbriche dopo la promulga-
zione dello Statuto dei lavo
ratori. Noi leggiamo l'Unita 
in gruppo e discutiamo gli 
articoli letti. 3) l'Unita. e un 
giornale formato bene. Per 
migllorarlo io proporrei di 
dedicare a noi studenti alcu
ne colonne, perche si possa 
confrontare i nostri problemi 
con giovani di citta diverse ». 

Ossequi. 
LUCIA DE UFFICI 

(Bologna) 

Vogliamo che ai no
stri figli si parli 
della Resistenza 
Cara Unita, 

siamo mamme che abbiamo 
i bambini alle scuole elemen
tari. Questi bimbi hanno dei 
librl di testo che (scusate il 
termine) fanno schifo: assur-
di, insigniflcantl e inutili. Non 
si trova una parola sulla Re
sistenza neanche a morire, co
me se essa neppure fosse esi-
stita. Quel tanto che sanno lo 
apprendono da noi genitori, 
ma non e sufflcente percM 
moltl di nol sono giovani, na-
ti nel periodo di guerra o an
che dopo. Percib e compito 
della scuola di insegnare a 
questi bambini e a questi oio-
vani la vera realta delta vita 
e la vera storia italiana. Fa
ted il favore di portare que
ste cose a conoscenza degli 
esponenti di tutti i partiti — e 
specialmente di quelli dl go
verno — perche" ne tengano 
conto. 

LETTERA FIRMATA 
da un gruppo di mamme 

(Pisa) 

Chi nomina 
le commission i 
per le scuole 
italiane all'estero? 
Caro direttore, 

da parecchi anni presento 
domanda per farmt nomina-
re quale presidente o mem-
bro delle commissioni di ma-
turita costituite presso le 
scuole italiane all'eslero. So
no ordinario di italiano e la
tino nei licei classici, all'ul-
tima classe di stipendio. 

Quali sono i criteri che 
presiedono a tali nomine? 
Sarebbe bene che il ministe-
ro degli Bsteri li chtarisse 
una volta per tutte, fissan-
doli in un documento da 
portare a conoscenza di tut
ti gli interessati e non sol-
tanto di pochi privilegiatt 

Temo, infatti, che le no
mine nelle predette commis
sioni costituiscano I'appan-
naggio dei soliti raccoman-
dati, tra i quali immanca-
bilmente presenti i aco-
mandatin presso la Direzio
ne generate delle relazioni 
culturali, anch'essi scelti se
condo misteriose procedure. 

LETTERA FIRMATA 
(Roma) 

I giovani scrivono 
dai Paesi socialisti 

Lothar ROTHE, Herkules 
str. 16 - 8020 Dresden • Re-
pubblica Democratica Tede-
sca (cornsponderebbe con 
giovani dai 15 ai 18 anni, in 
tedesco o in inglese). 

Rozalia DINOK, str. Lebe-
dei 46 - Oradea - Romania 
(corrisponderebbe in trance-
se, ungherese, inglese). 

Lulu Jlie POSTELNICD, 
str. Simion Bamutiu 27 A -
Jasi • Romania. 

Tadevsz ZYSK, ul. Kwiato-
wa l m l - 8S047 Bydgoszcz • 
Polonia (ha 20 anni, corri
sponderebbe in inglese ma co-
nosce anche un poco l'italia-
no). 

Alessandro KULCEAR, 
quartier Rogerius, bl. L/2, 
s c F, e t 4 ap. 176 - Oradea 
Romania (ha 17 anni, corn 
sponderebbe in italiano) 

Zilionis SIGITAS. Naujoji 
62-45 - Alytus 234580 • Litua 
na SSR • URSS (corrispon 
derebbe con giovani in russo. 
inglese, tedesco e franrese) 

Tadevsz ZYSK. ul. Kwiato-
wa 1 m 1 - 85-047 Bydgoszcz -
Polonia (ha 20 anni, corri
sponderebbe in inglese) 

Malita FLORIAN VASILE. 
str. Aleea Obor 39 - Hunedoa-
ra * Romania (ha 20 anni, cor-
rispondera in italiano). 
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