
pAG. 6 / c u I tu r a ' ' V-

l ' U n i t i / venerdi 12 aprile 1963 

.) 

Si' -

i ' " * ; ' '. I :• ' ',.-. \<m 'iM1:-, K.-Hv 

r. J v 

jf£:'-

Sft 

la 
. V \y t . / 

u k 

• i 

f.':.."'7*-,n a)*.- * i ;U ^-T'V'^'V';" 
i V £ i -

v *v 

i V< 

; • ( • • • 

•v, *~ • •' 
•'• ! l '<i -'•''' 

> ••« • r« v w ) . i •,' V I , , ' 
1 - • • ' ! . I I i / ' M l - " • ' v/i.l•• 

If' 

La AC dell r§ " 
rr< 

•.</ • \ . ! - • 

*SV 

P. 

r . •••• 
1,3.7 . 

£ 
i. • . 

m. 
. ' V I 

K. 

,'.>Htv;*' J ) ? 

1 * ' • • • • • s • * 

t -i . 1 1 - • . • \ - ,• 

;vi •.•« 

i . ' ; 

NON RIORDINARE 
MA RINNOVARE 

La Acuola italiana * e come una 
^iramide, che ha la base abbastan-
za larga, ma che si restringe sem-
pre di piu via via che si sale ver
so il vertice: pare una sezione del-
la torre Eiffel o della mole Anto-
nelliana. La base e costituita dalla 
popolazione che frequenta la prima 
elementare, il vertice dagli studen-
ti dell'ultimo anno di universita. 
JQuesta - struttura ' piramidale ' cosi 
eccentuata vuol dire che del niilio-
ce e piu di ragazzi che >"izit>no la 
scuola primaria solo una netta mi-
noranza prosegue gli studi dopo i 
iquattordici anni ed una minoranza 
ancora piu esigua sale fino all'uni-
versita; ma eignifica nello stesso 
tempo che alia base della rigicla se-
lezione : e sopratutto un elemento 
di classe. L'universita Italians, co
me e noto, detiene in proposito un 
triste primato: le classi ope.-aie e 
contadine, compresi i lavoratori In 
proprio, vi sono rappresentate, at-
traverso la profeseione del padre, 
solo per il 10%. mentre costituisco-
no la stragrande maggioranza della 
popolazione attiva: difatti nclla pi-
ramide l'universita e rappresentata 
da una specie di antenna. a • 
• Mentre il grave' fenomeno dello 

" fesodo ' scolastico durante tutto . il 
corso obbligatorio, specie fra ' gli 

'11 e i 14 anni, limita progressiva-
tnente la trasformazione democra-
tica in atto nella popolazione sco-
lastica, il carattere di classe della 
scuola italiana e ancora dominante 
nell'istruzione media superiore: se-
condo la relazione Codignola al pia
no decennale su 100 ragazzi solo 22 
passano dalla scuola dell'obbligi ad 
una scuola media superiore e solo 
15 arrivano a conseguire un diplo
ma; e secondo l'inchiesta SVIMEZ 
fra i lavoratori solo il 7% ha fre-
quentato una scuola media supe
riore; una l rilevazione che trova 
conferma nei dati riportati dall'ul-
timo annuario 6tatistico: i figli Jei 
lavoratori dipendenti che hanno 
conseguito un diploma di scuola 
media superiore rappreeentavano 
nel 1959 solo il 18% di tutti i diplo
mat!, mentre tra le «forze lavoro > 
1 lavoratori dipendenti costituisco- . 
no il 60%. - • -"•,•-.=. 

Se si confrontano questi dati con 
queUi di una diecina d'anni fa si 
nota un certo progresso, ma si trat-
ta di una trasformazione assai len-
ta, che non riesce a mutare sostan-
zialmente il carattere di classe del
la scuola dopo i 14 anni. II diritto 
alio studio e quindi ben lungi dai-
1'essere assicurato: queslo significa 

. non solo che milium di cittadini non 
possono esercitare un diritto rico-
nosciuto dalla Costiluzione repub-
blicana, ma che la scelta dei diri-
genti e lo steeso orientamento pro-. 
fessionale •' avvengono tuttora _ su 
una base assai ristretta. Milioni di 
intelligenze, di > energie popolari 
vengono tuttora congelate, pregiu-

: dicando gravemente lo sviluppo de-
mocratico del paese, il suo stesso 
avvenire come stato moderno. 
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Una goccia 
nel mare 

V '-i 

• Di fronte a questa grave carenza 
'deH'istruzione, sopratutto dopo i 14 
anni, la politica governativa non e 
stata in grado di affrontare il pro-
blema su basi nuove: si e ancora 
rimasti nell'ambito della tradizio-
nale - assistenza, interpretando in 
modo restrittivo il deltato costitu-
zionale, ciue come la necess.ite di un" 
aiuto da parte dello stato agli alun- • 
ni migliori, pariicoiprmenie biso-
gnosi: un criterio che fra l'altro 
costituisce uno deipiu gravi limili 
alia realizzazione della stessa scuola 
media obbligatoria • Assicurare il 
diritto alio studio significa invece 
< rimuovere le cause che impedisco-
no a tuiti i capaci e i meritevoli di 
accedere ai piu alti gradi dell'istni-
zione ». Gli stessi 6 miliardi annui 
del < piano» triennale, strombaz-
zati in questa campagna eletlorale 
e destinati a tutta la scuola secon-
daria sono in grado di assicurare 
una modesta borsa di studio a meno 
del 7 per cento deH'oIfuole popola-. 
zione scolastica: una goccia nel ma
re. Qui 6 uno dei nodi piu grossi. 
da sciogliere, se si vuole che la ri--
fonna della scuola nori si riduca ad 
un processo intemo, ma rappresen-
ti una reale conquista democratica: 
un nodo in cui i problemi della, 
politica scolastica si incontrano con 
i piu vasti problemi di una politica 
fociale avanzata: il diritto alio stu
dio e una di quelle conquiste demo
cratic!^ fondamentali, che sono in-
sieme conquiste sulla via' del socia
l i sms per una prospettiva socia-

Ma 1'arretratezza della scuola me
dia superiore italiana non consiste 
soltanto nel suo scarso sviluppo, 

. nel carattere ancora socialmente ri-
stretto della sua popolazione, ma 
riguarda le sue vecchie strutture, il 
suo tradizionale indirizzo culturale 
ed il tipo stesso di rapporti che ne 
caratterizzano la vita. Non e uno -
slogan, ma una semplice constata-
zion'e il dire che nella scuola italia
na, via via che si sale la piramide. 
si incontrano sempre piu gravi ele-
menti di arretratezza e di chiusura: 

' nella scuola media superiore essi 
sono tipicamente evident!. In cento 
anni di scuola italiana non vi e sta
ta nessuna vera riforma democra
tica che abbia investito questo setto-
re dell'istruzione: le « riforme » che 

' si sono succedute ne hanno spesso 
accentuato le division! e le chiusu-
re, per cui si pu6 ben dire che in 

: Italia abbiamo lice! ed istituti medi 
'• d'istruzione degli anni 60, ma si 
, tratta in sostanza ancora del 1860, 
cioe di una scuola che risale alla: 
legge Casati. 

Division! 
gerarchiche 

Tuttora : l'organizzazione degll 
Istituti medi superiori risponde al 
vecchio criterio gerarchico: al pri-
mo posto il ginnasio-liceo. il corso 
privilegiato che apre le porte a tuu 
te le facolta: in secondo piano il 
liceo scientifico, un corso minore, 
una creatura di Gentile, nata. mal-
grado il nome, all'insegna del pre-
giudizio antiscientifico. tipico del-
l'idealismo; e piu giu ancora I'isti-
tuto magistrate, sempre in maggio-
re decadenza; per finire agli istituti 
tecnici, concepiti in funzione subal-
terna. Via via che da questi ultimi 
si sale verso il liceo classico. la ba
se socia le degli studenti si restrin
ge: i figli dei lavoratori dipendenti 
che frequentano il liceo classico so. 
no snlo 1*8%, mentre negli istituti 
tecnici si aggirano sul 25%. 

: Ma c'e anche una tipica chiusura' 
in senso verticale: chi a 14 anni 
«sceglie» un corso molto difficilmen-
te potra cambiare strada; eppiire la 

! scelta anche a 14 anni fra il corso 
di raginneria>o il liceo classico av-
viene molto piu per motivi econo
mic! o ambientali che di merito o di 
attitudini. Le strutture della scuola 
italiana sono quanto mai' rigirie: • 
nessun rapporto esiste fra un cor
so e l'altro, nessuna ccncreta faci-
lita di passaggio: fenomeno parti-
colarmente grave per il delicato pe
ri odo orientativo che va dai 14 ai 
16 anni. un periodo per il quale nei 
paesi piu progrediti o contintia la 
scuola unitaria o vige un sistema, 
aperto e articolato di corsi. La 
scuola italiana. invece. per una vec-
chia tradizione. e basata molto piu 
sulla selezione, che sull'orienta-
mento. . j 

- Alle divisioni gerarchiche della 
scuola media superiore corrisponde 
la mancanza di un indirizzo cultu
rale e moderno, il persistere della 
vecchia concezione delle due cultu
re: da un lato ii snpere, dall'altro il 
fnre. magari rooionnlo; da un lato : 
« Kumanesimo >. dall'altro la tecni-
ca o la sctenza ridotta a tecnica. Ui 
fronte - alia crisi storica dell'indi-
rizzo umanistico tradizionale, che 
non e piu in grado di rappresenta
re un valido centro di sviluppo cul
turale, il vecchio ginnasio-liceo e 
sempre It ancorato ad una vecchia 
e statica concezione per cui dei va-
lori tradizionali dell'umanesimo re-
stano solo degli avanzi cristalliz-
zatl: il liceo scientifico e solo una 

; giiistapposiztone di elementi « uma-
nistici » e di elementi tecnico-scien-
tifici. senza una precisa carattenz-

• zaztone e sopratutto senza un'anima 
scientifica: mentre per gli istituti 

< tecnici. impostati sul piano di una 
cultura subalterna, cine dell*« al-
tra » cultura^ si fa sempre piu evi-
dente il tentativo di una direttn su-
bordinazione alle richieste imme-
diate dello sviluppo produttivo. 

Nelle scuole medie superiori ap-
pare quindi in tutta la sua eviden* 
za 1'arretratezza culturale degli in-
dirizzi dominonti: le nuove genera-
zioni, via via che salgono la pira
mide. avvertono sempre di piu lo 

• stacco che esiste tra la cultura sco
lastica e le esigenze del mondo mo. 
demo. «Quando usciamo dal li
ceo », scriveva in un suo lavoro un 
giovane studente «ci troviamo -in 
una realta sconosciuta, perche la 
scuola e un moudo chiuso nel mon
do >. Per convincersene, basta 
guardare il tipo di rapporti che tut, 
tora vige nelle aule: il professore 
spiega daU'alto della sua cattedra la 
lczione, la solita lezionc, e l'alunno, 
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il giorno dopo, ripete: nulla negli 
istituti medi superiori favorisce le 
capacita di orientamento. e l'inizia-
tiva. la rice re a individuate e di 
gruppo; la « collaborazione » e proi-
bita; lo spirito critico non e in al-
cun modo favortto: proprio 1'oppo-
sto di quella scuola creativa che 
Gramsci. nella sua avanzata pro-
spettiva,; poneva -_ alia fine ; della ' 
scuola unitaria. •' * - f i- S 

A conclusione di tutto sta l'esa-' 
me di maturita o di licenza. un esa- ^ 
me che rivela sempre di piu un ca- * 
rattere « barbarico » e oppressive, 
ma che e la logica conclusione di; 
un indirizzo fondamentale. Pren-
dersela con Tesame ha poco senso. 
quando tutta Timpostazione della 
scuola secondaria 6 fondamental-
mente arretrata: non basta aggiu-
stare il tetto; occorre rtnnovare le 
basi e le strutture. 

Di fronte ad una arretratezza cosi 
evidente. - che investe strutture e 
contenuti. programmi e metodi. vita 
della scuola e criterio selettivo, la 
politica governativa di tutti questi 

, anni e le stesse indicazioni per il 
prossimo futuro rivelano i gravi li-

' miti di impostazione Da parte delle 
forze al governo e costante la ten* 
denza a considerare i problemi del
l'istruzione media superiore in ter
mini di riordinamenfi e di rfiocchi,. 
non in termini di rinnovamento. di 
riforma organica e" generale che 
muti le condizioni di fondo. Eppure 
si tratta del seltore dell'istruzione 
che £ rimasto piu indietro degli al-
tri, malgrado i ritricchi e i riordina-
menti che ha sublto nell'arco di 

"cento anni. 
Questa linea di condotta si rl-

trova costantemente in tutti I disc-

gni, i progetti, le stesse disposizio-
ni di legge di questi anni: dal dise-
gno di legge Medici, che si limitava '. 
a riordinare i licei - e gli istituti 
tecnici e magistral!, senza intaccare 
il privilegio del liceo classico, ma' 
solo awicinando un poco i corsi 
tradizionali, alle stesse indicazioni 
programmatiche elaborate dal Cen
tro Didatt.ro Nazionale, ove 6 note-
vole la preoccupazione del metodo e 
dell'aggiomamento pedagogico, ma 

.non si affronta il problema di un 
nuovo indirizzo culturale unitario, 
alio stesso abbozzo di progetto pre. 
para to di recente dall'lJCIIM e che 
si limita a prrspettare il liceo magi
strate accanto ai due licei attuali, 
ma non esce dalHrnpostazione tra
dizionale, se non per una -maggiore 
problematicita e per un maggior ri. 
guardo alle capacita di orientamen
to dei giovani. 

)T Riforma 
generale 

Significative a questo propositp e 
la discussione awenuta in sede di 
dibattito per la scuola media uni-
ca, discussione .che ha porteto nella 
legge istitutiva-a'quelle strano ar-
ticolo che permette Vaccesso dal Ii-' 
ceo scientifico alle facolta di giuri-
sprudenza. Tutto si e ridotto al 
problema degli sbocchi, come pro
blema intemo ai corsi che comun-
que mantengono il latino obbligato
rio e quindi non da affrontare in 
modo globale. QueU'articolo ha tut

ta l'aria di una concessions mentre' 
- il ministro Gui poneva con chiarez-
'za la sua pregiudiziale: la scuola 
media unica si inquadra in una 
certa impostazione dell'istruzione 
media superiore che non si ha nes
suna volonta di mutare sostanzial-
mente.'.-•_-..-•,-.-.-..-.-• - . 

Solo per quanto riguarda gli isti-
' tuti tecnici si sono avute due novi-
ta di un certo peso, anche se di dif-

' ferente valore: da un lato i « nuo-
vi» programmi, imposti a colpi di 
circotare dal ministro Bosco, che 
accentuano la subordinazione degli 
istituti stessi' alle esigenze imme
diate della produzione, il ruolo tec-
nico strumentale che si vuol dare 
a quei corsi; dall'altro una legge, 
frutto non di una concessione dal-
I'alto, ma di una lotta condotta in 
Parlamento e nel paese, per cui i 
diplomati degli istituti tecnici pos
sono accedere a determinate facol
ta universitarie. Pur nei suoi limiti 
questa conquista ha rappresentato 
una prima breccia* aperta nella roc-
caforte dell'accademismo; ma il 
problema va impostato su basi nuo-

'. ve, cioe attraverso una riforma ge-
. nerafe di tutta l'istruzione media 
superiore. - " •' ; 

Questa e la prospettiva a cui i 
cpmunisti mlrano, l'aUernativa che 

kesfi pongono alia politica dei ritoc-
chi settoriali, e dei riordinamenti 
che non muta ne la sosfanza ne il 
volto della nostra scuola. ••. 

Senza dubbibi problem! della ri
forma della scuola, via via che si 
va avanti, si fanno piO complessi e 
nel prospeltarli non si pud non te-
ner conto di diverse esigenze, senza 
cadere in un facile schematismo o 

I giovani aevono essere 
condotti alia conquista 

delTautonomia intellettuale. 
L'obiettivo e la scuola 

creativa, cioe una scuola 
che sia reale centro 

di lavoro individuale 
e collettivo, che stimoli 

| 0 ricerca fra i libri 
::}A:3y,y L o. nel laboratorio, 

che sviluppi lo spirito 
critico, I'orientamento 

e le attitudini. 
Oggi a 18 anni il giovane 

liceale non sa quale 
facolta scegliere perche 

la scuola non gli ha dato 
ne indirizzi ne strumenti 

per Id scelta. 

in una visione astratta. Nella scuo
la dopo i 14 anni il nodo da scioglie
re e quello in cui confluiscono due: 
istanze fondamentali: lo sviluppo 
di una cultura unitaria, I'orienta
mento in vista della scelta pro fes
sionale. Ma il punto di forza su cui 
i comunisti fan leva, che costitui
sce insieme il loro segno di distin-
zione e un momento fondamentale 
delta loro battaglia culturale, ri
guarda l'individuazione e la rea
lizzazione di un nuovo centro edu-
cativo che sia realmente in grado 
di aprire la scuola italiana alle esi
genze della cultura moderna, del
lo sviluppo democratico e sociale, 
delle nuove generazioni. Per questo 
essi guardano alia prospettiva di 
un liceo unitario e articolato, quale 
alternativa alle tradizionali gerar-
chie e alle tradizionali divisioni, 
che • ponga come obiettivo fonda
mentale del processo educativo.la 
conoscenza il piu possibile vasta e 
profonda del mondo con tern pora-
neo in tutte le sue manifestazioni; 
abbia quindi un nuovo centro idea
te, che si sviluppi nelle due direzio-
ni rispondenti ai fondamentali rap
porti degli uomini: la direzione sto
rica e la direzione scientifica. I con-
servatori e i clericali hanno paura 
della storia e della scienza, hanno 
paura della forza educativa della 
storia moderna dalle prime lotte 
operaie all'antifascismo e alia Re-
sistenza e al socialismo che avan-
za nel mondo, al movimento di H-
berazione dei popoli ex coloniali; 
ed hanno paura della forza libera-
trice e demistificante della scienza. 

In questa fase della battaglia per 
la riforma della scuola e per it rin
novamento della cultura, e questa 
I'esigenza:; primaria rispetto alio 
stesso fondamentale problema di 
assicurare nell'articolazione di un 
rinnovato liceo • I'orientamento in 
vista della scelta professionale. Si 
puo discutere suite soluzioni tecni-
che. da realizzare dopo quel bien-
nio di orientamento che oggi e ri-
conosciuto come un'esigenza didat-
tica e culturale da tutte le correnti 
pedagogiche piu avanzate per il pe. 
riodo che va dai 14 ai 16 anni, so
pratutto dopo la realizzazione del
la scuola unica: se, cioe, occorre 
istituire un triennio con opzioni o 
con corsi distinti; ma quello che ci 
sembra evidente * che anche gli 
studenti che sceglieranno il corso 
classico o le opzioni classiche. ac
canto alto studio importante e inso-
stituibile delle antiche civilta ac
quis ti no. come tutti gli altri stu
denti, una cultura moderna storico-
scientifica. siano aperti alia cono-
Fcenza della storia conlemporanea 
e alio spirito scientifico; siano cioe 
educati secondo la prospettiva di 
un nuovo tipo di intellettuale, mo
derno ed impegnato, che non ha 
piu nulla a che vedere con il vec
chio tipo di intellettuale della tra
dizione umanistica. - . 

Porre l'accento su questa fonda
mentale esigenza, moderna e uni
taria. non significa trascurare l'al-
tra esigenza. quella deH'orientamen-
to in vista delle scelte universitarie. 
Qualunque sia lo schema intemo. 
vi dovrebbe comunque essere un 
gruppo fondamentale di discipline 
comuni attorno ai due nuclei della 
storia e della scienza e discipline 
particolari. Qui si apre la discus
sione non solo sull'organizzazione 
di queste particolari discipline m;i 
sul loro stesso carattere: se e in che 
misura debbano anticipare le future 
scelte e quindi offrire una prima 
specializzazione, o essere nncor.i 
delle opzioni disinteressate E' que-

' sto un grosso problema connessu 
alia riforma dell'universita e alio 
sviluppo dei rapporti tra scuola e 

- programmazione democratica. linn 
riforma che realizzi nuove struttu
re unitarie e un nuovo indirizzo 

• educati vo non pu6 non invest ire 
anche i rapporti che nella scuola si 

. sviluppano. I comunisti. che lion 
credono al mito della spontaneita. 

. quale punto di partenza del proccs-. 
so educativo. snstengono invece che 
uno dei compiti fondamentali di 
questo processo e quello di condur-
re i giovani alia conquista deU'ati-
tonomia intellettuale. La scuola 

creativa e l'obiettivo verso cui oc
corre muoversi, cioe una scuola che 
sia reale centro di lavoro. indivi
duale e collettivo, che stimoli la ri
cerca fra i libri o il laboratorio, che 
sviluppi lo spirito critico, I'orien
tamento e le attitudini. Oggi a 18 
anni il giovane liceale non sa che 
facolta scegliere, perche la scuola 
non gli ha dato ne indirizzi ne stru-
menti per la scelta: una scuola rin-
novata deve rispondere anche a 
questa fondamentale esigenza. 

In stretto rapporto con la rifor
ma dei licei i comunisti pongono lo 
obiettivo di una riforma degli isti
tuti tecnici secondo alcune fonda
mentali direzioni: realizzare anche 
qui un primo biennio di orienta
mento che permetta un facile pas-
saggio al corrispondente biennio dei 
licei; sviluppare nel successivo 
triennio un'istruzione tecnica di ti
po superiore che risponda alle cre
scent! esigenze della preparazione 
al piu alto livello ed insieme abbia 
una fondamentale validita cultura
le, qualitativamente non inferiore 
a quella del liceo. E quindi affron
tare su nuove basi il problema del-
l'accesso alle facolta universitarie. 

Naturalmente si impone il pro
blema della riforma' o meglio del 
superamento dell'istituto magistra
te: su questo terreno i comunisti 
guardano come obiettivo avanzato 
all'istituzione di un corso a livello 
universitario che orepari professio-
nalmente il maestro e che si accom-
pagni ad un rinnovato tirocinio. E 
ritengono comunque che la prepa
razione culturale del maestro vada 
risolta sul piano di una rinnovata 
istruzione liceale. 

II diritto 
alio studio 

Su tutti questi temi, che investo-
no strutture, contenuti e metodi 
della scuola italiana dopo i 14 anni, 
i comunisti svilupperanno nei pros-
simi mesi un vasto dibattito per 
giungere al piu presto ad una or
ganica iniziativa di legge che porti 
piu avanti, nel cuore dell'istruzione 
secondaria, la prospettiva della ri
forma democratica e che possa ave-
re la stessa forza decisiva di orien
tamento che ha avuto per la scuola 
obbligatoria il disegno di legge Do-
nini-Luporini. ; , - . 

Gli obiettivi di fondo sono evi-
denti: realizzare attraverso una co-
raggiosa politica sociale il diritto 
alto studio, in modo da allargare 
decisamente la base sociale della 
nuova scuola; rinnovare le struttu
re interne in modo da spezzare ogni 
posizione di privilegio e istituire in 
tutto l'arco un sistema unitario e 
articolato di aperto orientamento e 
non di chiusa selezione: e sopratut
to porta re a fondo la battaglia cul
turale per il rinnovamento degli in. 
dirizzi, dei programmi e dei meto
di, perche la scuola, strutturatmen-
te rinnovata, abbia come base uni
taria un nuovo e moderno centro 
educativo, rispondente alle esigen
ze piu avanzate della cultura e del. 
la societa. Battersi per questo obiet
tivo e oggi tanto piu importante nel 
momento in cui i nuovi programmi 
della scuola media unica sono for-
temente criticati per la loro fon
damentale inadeguatezza. 

La crisi secolare della scuola ita
liana e giunta oggi nella sua fase 
necisiva: scoppiano le contraddi-
zioni tra la persistente arretratez
za e le nuove esigenze democrati
z e e popolari che si fanno sempre 
piu vaste e imperiose. Per questo i 
ritocchi, i riordinamenti, le mezze 
misure non servono piu al loro 
scopo. In questo momento e piu che 
mai valida la prospettiva generale 
di riforma democratica che i enmu. 
nisti avanzano. per il rinnovamento 
della scuoln. per il progresso del 
paese, per l'awenire delle nuove 
generazioni. 
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