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II«piano Gui »vuole salvare i vecchi indirizzi e ordinamenti \ 

LA RIFORMA ET BEN ALTRO i 
Un'articolata alternative! per il rinnovamento democratico 

della scuola nelle proposte del PCI 

LA PRIMA osscrvuziono die lial/n 
eubilo agli occlii di frunlo alle a iff-

retlive del mtniilrn della P.I. per un 
piano quinquennala di sviluppo della 
scuola pubblica o c il contrast!) Ira lo 
enunciuzioni di prinripio, ncllo quali 

. il tninislro Gui nun pub fare u menu 
• di tener conlo della ricliicsla demo-
- erotica, o le scelle concrete in ordiue 
• a tutli i problem! fondamentali. Si 
' parla, in termini sempre generic!, di 

scuola a aperla o alln Boiielii, di « ruo-
lo autonomo c ilccisivo » della sruola, 

. di « dirilto alio studio » da gnranliro a 

. lutti i cittadiui: ma le direltive per il 
prossimo qiiinquennio mirano a route-

1 nere il pin possiliilc il proi-csAn <li rin-
nnvamcnlo inizinlo, in rnoilo nssni ron-

| fuso e cnntradtlittnrin, con 1'islituzione 
della scuola media unii-n. In questo . 
BCIISO, il «piano Gui u c l'cspressiono 
piu Iipica del prevalerc, anche sul tcr-

' reno della polilica scolnMica, drlle ten-
denze « moderate», cioc fonilnmentul-
mente conservatrici, clio mutano solo 
cio a cui eono costrclte. e con la vo-

. Ionia precisa di recuperarc il tcrreno 
perduto. 

Solo in qucstn modo si spiega il ra-
raltcre dci riordinamenti die il mi-
nistro Gui propone per I'islruzione me
dia superiore. cine per il scttore che 
tion solo e il piu urrctrato, ma i lu\ 
nella sua slrultiirnztone gerarrhica, ha 
sloricameiile coiulizionato tulto il ro-
slo degli ordinamenti delta sruola ita-
liana: si salva il ginnasio-liceo, cardi-
ne della vecchia scuola, si concede alio . 
Scientifieo ili star quasi nlla pari con 
il classico, si istiliiisiotio Ire sottospecic 
di licci — linguisiico, arihiico, magi
strate — ma si lasciano soslanzialmen- '-* 
te inallerati • gli istiluti tecnici e pro- •-* 
fessionali, con la sola, c significaliva, "' 
aggiunta di un istilulo lecnico per se-
gretari di azienda. 

Tutto H! riducc al sapiente tlosaggio 
degli sbocclii, dal liceo classico, il piii 
apcrto, aU'isliluto professionale, il piu 
chiuso, a cui corrisponde una setnprc 
piu marcala at-centiiaziono ileU'clemcn-
to professionalc ' rispclto , all'elcniento . 
a disinteressato o; ma non si mndifica ' 
sostanzialmente 1'atluale gcrarcliia, che 
si arriccliisce di nuove gradazioni, si 

ignora snpralutlo il problema fonda* 
mentalo del rinnovamento dei contc-
nuli ideali e degli indirizzi educativi. ; 

quel rinnovamento che solo puo ga-
rautire, al di la della qucstioue giuri-
dica degli sbocclii, 1'unita arlicolata e, 
qnindi, la parita reale tra i vari corgi 
di sludi dopo la scuola obbligatoria. 

La stessa impostazione si rilrova per 
i problcmi universitari, dovo e chiarn -
la tendenza a mantenere il piu possi-
bile il peso prevalcnte dclle Torzc ac-
cademichc, contenendo la presenza dei 
lirofcssori aggregali, degli assislenli, de
gli sludenli negli organi dirctlivi, c 
quindi minimizzando la ricliieHln del 
n full-time». Ma la cliiusura piii im-
pressionanle, cnntenula nelle «tliret-
livc b del Mlnistro della IM., riguarda 
proprio, c u tulti i livclli. la democra-
lizzazioue della scuola: mentre si fu 
sempre piu forte nel paese la ricliiesta 
di un fondamentale mutamento dci rap-
porli all'inlcrno della scuola o della 
scuola con la societa, il Ministro della 
V. I. propone addiriltura 1'istituzione 
tra i provveditorati e i minister! di un 
nuovo orgono burocratico; mentre vuol 
ridurre il eompito dei consigli collegia-
li ad una funzione di « affianeamento » 
all'npera dei direttori, dei presidi, dei 
provveditori, dei a superprovveilitori i> 
di domani. 

E* EVIUCNTE il Icgnme tra queste 
scelte di imlirizzo e il modo volu-

tamente prudenle con cui per non guu-
starsi con i socialisli e con gli altri mo-
vimcnli laici, il ministro Gui parla dei 
problcmi della scuola privata: su que-
sto tcrreno lion si romprometle nulla 
e non Bi concede nulla; tulluvia, si 
sotlolinea die I'istruzione professiona
l s come I'assistenza, non puo essere 
tutta pubblica, die orcorre mutare il 
criterin di asseguaziono dellu horse di 
studio, tenendo piu presenle il ciir-
riculum ' scolaslico e . gin • si prenntiiiti-
ciann nuove richieste per quamlo verra 

'in discussionc la « parita n. ' '. 
, Se riguardo ai rapporli tra scuola 

. pubblica c privala le « direllive » sono 
volutamenle ambigue, restano le scelto 
fondamentali a caratterizzarc la poli
lica governotiva sul tcrreno della scuo

la. II a piano decennale», il cos] (let-
to « piano Kanfani n, era una previsio- • 
ne di spesa senza prospettive, una cor- -
nice senza quadro; le «direllive n di 
Gui, mentre sul piano quantilativo prc-
vedono una s|tesa riconosciuta insufli- , 
cieuto a garautire nel prossimo quia-
quennio rabolizione' dei doppi turni, 
gratuita dei libri di testo per tulti 
gli alunni della scuola obbligatoria, un 
decisive aumento del numero degli stu-
denti a assistili » a tutli i livclli, men
tre per la edilizia oncora puntano per 
Ire ipiarli sul vecchio sislema dei inn- • 
lui, sul piano cjualilalivo inilicano la 
evidente volouta di arrcslare il pro-
ccsso di riforma in COIBO, di salvare il 
piu possihilc i vecchi ordinamenti c i 
vecchi indirizzi. 

/"MilAHA risulla ; quindi 1'alteniativa ' 
-̂̂  al piano. I '_ coinunisli non lianno 

aspeltalo 1'uscila dclle « direllive D ili 
Gui per clahorare sul piano dello scel
to ideali e sul terreno delle concrete 
proposte le lince cssenziali di - qucsta 
allcrnativa. I'ssa passn sullo strctto le
gume tra piano di sviluppo e processo , 
ili rinnovamcnlo delle striillurc, degli 
indirizzi educativi, della vita nella 
scuola: essa si fonda su nuovi rapporli 
tra rultura e professione e quindi tra 
islruzione tecnico-professionalc, licea-
le, univcrsilaria; essa si basa sul pri-
inato della lolta per assictirare nuovi 
cnnieiiiili ideali a tulta la scuola: essa 
piinta su un processo iuarrestabile di 
demncralizzazione, die liquidi una vol-
la per sempre i vecchi stslenii a napo-
Icouici » c apra quindi la scuola a fe-
condi rapporti con le forze piu vivo 
della nostra societa. 

Sul terreno delle scelte di polilica 
scolastica, scelle di linca c di soluziu-
ui concrete, in Parlamenln e nel Paese 
si sviluppcra presto il piu apcrto con* 
fronto tra chi vunle riordinare per 
co«5ert'ore e chi vunle la riforma de
mocratic per rinnovare. Non a caso 
I'espressione riforma della scitoln e 
quasi asseute dalle 3U0 e pin papine in 
cui si arlicnlano le direllive del Mi
nistro della IM. 

Francesco Zappa 

Un libro di Bauer 

L'EDUCAZIONE 
DEGLIADULTI 

Non vi sono scuole preparatorie di cultura, che precedano il 
vivo, diretto, personale impegno ideale, culturale, politico 

La casa cditricc Laterza 
va pubblicando, in una se-
rie dt volumetti, le c ri-
cerche sulla scuola e la so
ciety italiana in trasfor-
mazione * promosse dalla 
Consulta dei professori 
universitari di pedagogia, 
eon Vaiuto del Centro na-
zionale di prevenzione e 
difesa sociale. Le c rtcer-
che> previste sono diciot-
to, e quasi tutte (se non 
andiamo erraii) sono state 
oramai pubblicate nella 
<Biblioteca di cultura mo-
derna> delln casa cditrice 
pugliese. Ne abbiamo Ictte 
una decina: con inter esse, 
ma anche con vivaci rea-
zioni critichc. II mctodo di 
indagine dominante nelle 
ricerche ci c sembrato tn-
fatfi non pienamentc c//t-
cace, perche emptrisfico, e 
quindi non riporosamen-

, te . scientifieo. II quadro 
ideale della maggior par
te delle indagini ci 6 
tembrato un democrati-
cismo statico e un poco 
scolorito: una democrazia 
concepita come conviven-
za, tolleranza reciproca, in-
tercomunicazionc, e basta; 
c non anche come robnsto 
impegno, lotta c scontro, 
trasformazione e progresso. 

; Un nuovo 
concetto 

Da siffatti limiti di im
postazione, metodologica e 
ideale, ci c sembrata libe
ra una delle ricerche, qucl-
In sulla Educazione degli 
adulti, diretta da Riccardo 
Bauer, con la coliaborn2io-
ne di Laura Conti, Leone 
Diena. Afario Mclino, Da-
vide Mczzacapa, Txdlio Sa-
ct, Gastone Tassinari (Edi-
tori Laterza, Bari 1964, pa-
gine 132, L. 1000). II grup-
po di Bauer ha affrontato 
la raccolta dei dati con pre
cise « ipotesi di laooro », 
maturate in un carlo impe
gno diretto dai suoi compo-
nenti nella educazione de
gli adulti (Riccardo Bauer, 
dopo la lunga carccrazio-
ne c la Resistenza, si e in-
tcramente dedicato alia So
cieta Vmanitaria di MUa-
no. cd ha /alto della edu
cazione degli adulti il cen
tro delta sua attirita da 
quasi venti anni). II grup-
po di ricerca ha iniziato il 
two lavoro gii ben consa-

dclla crisi delle 

<attivit& di 'cultura popo-
lare' nel senso tradiziona-
le del termine >; I'indagine 
ha dimostrato vera questa 
ipotesi di partenza, e altre, 
con Varricchimento e Vap-
profondimento che e ca-
ratteristico nella ricerca 
scientifica. ••'•.:;* 

< Possiamo riconoscere... 
due concezioni tradiziona-
li di 'cultura popolare': en-
trambe, secondo i dati ac-
quisiti dalla nostra ricerca, 
suscitano un interesse scar-
so, e scarse attivita. L'una 
e la "cultura popolare" nel 
senso della tradizione. del 
folklore... Non pensiamo 
che sia possibile la conser-
vazione dell'antica cultura 
contadina, nel corso della 
trasformazione sociale ed 
economica del paese... e 
tuttavia da notare che la 
tradizione potrebbe salvar- . 
si non in quanto folklore 
vivente, ma in quanto og-
getto di studio...». « L'al-
tra accezione di significa-
to della 'cultura popolare', 
che abbiamo vista accanto-
nata da quel complesso di 
attivita che 6 caduto sotto 
la nostra indagine. e quella 
relativa alia cultura po
polare come diffusione de-
teriorata e nozionistica, 
t ra ceti non colti. della 
cultura borghese tradizio-
nale, della cultura 'liceale'; 
cultura di carat tere subal-
terno, e per cosi - dire di 
'seconda mano', 'accultura-
mento ' e 'adattamento* del- -
la classe lavoratrice a va-
lori culturali non suoi >. 

Dopo la Liberazione, do
po il 1945, Vantica L-'nt-
rersitd Popolare del primo 
socialismo non rifioriscc; 
se rinasce, e ha ricca vita 
con I'antico nnme, rl siio 
caraffcre c prnfondamente 
diverso. La nuova demo
crazia italiana elabora, fa-
ticosamente, un nuovo con
cetto di educazione degli 
adulti. c Nel corso della ri
cerca • abbiamo verificato ' 
come anche in questo cam-
po sia utile la distinzione 
tra educazione come 'tra-
smissione di valori cultu
rali acquisiti', ed educa
zione come "potenriamen-
to di at.iKitd crcattce": e in 
questa prospettiva si pos-
sono dislinguere attivita 
tese al primo scopo, che 
possiamo far rientrare nel 
quadro della 'cultura popo
lare ' : mentre Veducazione 
degli adulti ci appare og-1 
gi come attivita tesa prln-
cipalmente a stimolare at-

titudini creative e attitudi-
ni critiche, attitudini a mo-
dificare il rapporto con 
l 'ambiente oltre che a co-
noscere l 'ambiente stes-
so... >. 

L'indagine lascia quasi 
del tutto da parte la istru-
zione depli adulti (pro-
mozione professionale, ag-
giornamento tecnico): il 
fuoco dell'attenzione e sul
la educazione. « II concetto 
di 'educazione degli adulti' 
cJie emerge dal materiale 
che noi abbiamo raccolto, 
e quello di un'attivitd 'li-
bcrante', che restiluisca o 
crci una disponibilita di 
sviluppo*. Anche cun nun-
vo apprendimento o un 
perfezionamento e un ag-
giornamento possono ac-
quistare valore educativo... 
solo se hanno comportato 
I'acquisizione di un meto-
do, di un atteggiamento di 
dispontbilttd e di una ca-
pacitd. di decisioni auto-
nome >. 

I tre 
punti 

Cli Autori fissnno in tre 
punti le «attivitd che 
contengono un'importanza 
cducativa >, e che costilui-
scono un impiego del tem
po libero di tipo diametral-
mente opposto a quello of-
ferto dai mass-media. Pri
mo: < la preparazione degli 
adulti alVesplicazione co-
sciente dei compiti di ge-
nilori e di coniugi >, e, piu 
in generale. cib che gli Au
tori chiamano * differenzia-
zione di attivita prcceden-
temente non differenziate ». 
Secondo: «occijpa2ionj ri-
colte alle possibHifd col-
letttre di promozione so
ciale > (partiti, sindacati, 
ecc.). Terzo: « occupazioni 

. rivoltc alio sviluppo del
la personalita, della co-
scienza, della parlecipazio-
ne alia vita >. 

Quali i modi, quali gli 
organismi che mealto ri-
spondono alia educazione 
degli adulti? L'inchiesta ha 
dimostrato che sono «ctr-
condaie da disinteresse, in 
generale, le atficild " tijffi-
cinli " di educazione degli 
adulti », cioe i corsi popo-
lart, i centri di lettura, i 
centri sociali per la inte-

" grazionc degli immipratt 
. meridionali nel Settcntrio-

ne. - JET statu « clamorosa-

Nel 1963-f64 due milioni 
di persone hanno 
frequentato corsi regolari 

1 a s c vi o 1 a 

Dopo ;la ; campagna per; Talfa-
betizzazione e iniziata la batta-
glia per il « sesto grado » - « A 
scuola tutti quelli che ne hanno 
bisogno»- I maestri di'monta-
gna - Le « zone di pratica do-
cente » - Un:problema ancora *. 
aperto: la qualita dell'insegna-
mento 

CUBA 

Tutta la popolazione attiva 
e impegnata nello studio 

mente confermata > dalla 
indagine la ipotesi della 
« forte interdipendenza tra 
educazione e azione socia
le >. Ci si < Integra > nella 
azione, non nella conoscen-
za; vi e educazione Id do
ve e'e < mercato di idee > 
e « coloraztone ideologica 
marcata >. Paternalismo e 
democraticismo generico 
janno Jallimento. Non vi e 
altro modo di prepararsi a 
partecipare alia cultura, al
ia vita democratica, che 
partecipare ad esse; non vi 
sono scuole preparatorie di 
cultura, di democrazia, che 
precedano il vivo, diretto, 
personale impegno ideale, 
culturale. politico, ft « data 
di fatto • fondamentale >, 
nella educazione depli 
adulti dell'ttalia di oggl, 
e V* impegno alia trasfor
mazione dei rapporti so
ciali nei quali viviamo». 
Le esperienze piu oalide 
sono state quindi trovate 
dai ricercatori nei partiti 
operai e popolari democra-
Hcamcnte organizzati (in 
particolare nel Partita co-
munistn). nelle associazio-
ni d' lavoratori rctte dai 
lavomtori (piii che i sinda
cati di classe, associazioni 
come I'INCA e le ACLl, 
che hanno inizialive im
portant ) . La conclusione e 
che € le organizzazioni e 
le associazioni naturali dei 
lavoratori sono quelle ideo-
logicamente qualificate >, 
e che lo Stato « deve ces-
sare ogni discriminazione 
nel finanziamento delle at
tivita • educative per gli 
adulti >, accerfando solo le 
capacita c la serietA dei ri-
chiedenti. 

Vorremmo a questo 
punfo aootungerc che al-
cune iniziatiue potrebbero 
rentre pero dallo Stato: 
per esempio, la partecipa-
zione dei gent fori ai cont-
piti educativi dclle scuole 
dei loro figli. Si parla, su 
qualche giornalc, di pros-
simi - cor*i per genttori > 
nelle scuole; e s^/rge il ti-
mure che si tratti di una 
iniziativa pnternalistica. 
Si tenga conto delle pre-
ziose indicazioni dell'in-
chicsta Bauer, e si educht-
no i genitori chiamandoli 
a dibattere vivacemente 
con gli insegnanli i pro
blcmi dei ragazzi, facendo-
Ii corresponsabtli — cosi 
come sono — della educa-

. zioac pubblica dei figli. 

L. Lomb«rdo-Radic« 

L'AVANA, ottobre 
Pocho settimane fa, Cuba ' ha ; • 

annunciato una cifra record e 
pochi lo hanno rilevato: due mi
lioni di persone hanno seguito 
regolari corsi di studio nel '63-64. 
Tenendo presente che gli abitan-
ti di Cuba sono suppergiu sette 
milioni e scartando i vecchi e i 
bambini fino a sei anni o sette, 
si scopre che praticamente tu t ta 
la popolazione attiva e impegna
ta nello studio. . 

La parola d'ordine che si legge • 
sui manifest!, sui giornali e sui 
pannelli disposti all 'entrata di 
ogni fabbrica e di ogni ufficio. e 
un invito perentorio: <A scuola, 
tutti quelli che ne hanno biso-
gno*. II bisogno minimo 6 calco- . 
lato in sei classi elementari. La 
battaglia per il < sesto grado > 
(ogni cittadino, perlomeno sei an
ni di studio) non e piu. la roman-
tica avventura da pionieri che 
i giovani hanno vissuto in tu t ta 
Tisola, nel '61, per l iquidare lo 
analfabetismo. L'istruzione e di-
ventata ' la - misura della nuova 
cittadinanza cubana. 

II cameriere 
del «PofiiiesfO» 

I titoli dei giornali battono 
sempre sullo stesso tasto: < Un'ora . 
al giorno di studio in ogni fab
brica di tabacco >, < A sedici an
ni, una ragazza gia insegna a 
ventidue ragazzi *, < Madri di fa-
mtglta che studiano di sera *, 
€ Scuola serale delle operate tes-
sili >. Cuba e un alveare, le cui 
celle sono aule scolastiche. Sulle 
montagne della Sierra le aule so
no spesso all'aria aperta. Tut te le 
antiche caserme di Batista sono 
diventate scuole. L'immenso edi-
ficto di un tubercolosario, costrul-
to per ragioni speculative in un 
luogo inadatto per !a cura, a To
pes de Collantes, quest 'anno ospi-
ta seimila studenti delle magi-
strali. L'anno venturo ne ospiterA 
dodicimtla. 

I giornalisti statunitensi venutt 
a Cuba il mese scorso hanno do-
vuto riconoscere che, nel campo 
dell'istruzione, la rivoluzione di 
Fidel Castro ha compiuto mira-
coli. Hanno potuto constatarlo 

• dovunque. Nel sofisticato bar a 
luci basse del « Polinesio », in ci-
ma alia Rampa (una sorta di via 
Veneto, piu popolare, dell'Ava-
na) , due camerieri e un maitre 
parlano, in un angolo, della defi-
nizione marxista del salario. E' 
un momento di relativa pausa 
nel lavoro. Lo straniero r imane 
sorpreso: s'informa e viene a sa-
pere che l'indomani quel came; 
riere dovra passare un esame di 
economia politics e sta ripassan-
do la materia col maitre, che 
l 'anno scorso, per cinque mesi e 
mezzo, ha frequentato la scuola 
provinciale di istruzione rivolu-
zionaria. 

II cameriere frequenta una 
scuola professionale dove si per-
fezionerfi in materia contabile e 
inoltre studiera lingue, storia, 
geografia, element! di dottrina 
marxista e «buone maniere >. 
Quattro ore al giorno, fra le due 
e le sei del pomeriggio. Gli inse-
gnanti sono in gran parte com-
pagni di lavoro che hanno gia 
seguito con profitto lo stesso 
corso. Nell'albergo giu grande 
della capitale sono impiegati ot-
tocento lavoratori. Tutt i , nessu-
no escluso, si sono iscritti ai cor
si di studio e di perfezionamento. 
Nella provincia dell'Avana sono 
state aperte le iscrizioni alle 
scuole serali per operai e conta-
dini. La provincia e quella piu 
sviluppata culturalmente. Sono 
state messe in bilancio, preventi-
vamente, 250 mila iscrizioni, ma 
gia si pensa che le richieste sa-
ranno molte di piu. 

• Al congresso dei consigli mu
nicipal! di istruzione — estate '63 
— era stato fissato un obbiettivo 
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di un milione e 230 mila alunni 
per le elementari nel 63-64. Ne 
sono venuti 50 mila di piu. Que
st 'anno si pensa che si avranno 
un milione e 300 mila iscritti. La 
media nazionale delle frequenze c 
stata del 75 per cento. In alcune 
zone di montagna dove il mae
stro — volontario — deve andare 
a cercare gli alunni a casa uno 
per uno, convincendo i genitori a 
lasciarli venire a scuola, si sono 
raggiunte raedie dell'80 e anche 
del 90 per cento di frequenza. 
Anche la media delle promozioni 
c abbastanza buona, tenuto conto 
che gli insegnanti si fanno di 
anno in anno piu esigenti: resta 
sotto il 70 per cento previsto, ma 
di poco. 

Supetato 
I'obietlivo 

Anche gli obbiettivi dell'istru
zione operaia e contadina sono 
stati superati , dal punto di vista 
della quantity di adulti che vi 
hanno aderito. La qualita delle 
promozioni e migliorata. Nella 
scuola media e media superiore 
(o preuniversitaria: il nostro li
ceo) si sono iscritti, nel '63-64, 
137.930 alunni. mentre altri 
49.815 hanno frequentato le scuo
le tecniche e professional!. Biso-
gna aggiungere che 98 mila cu-
bani, nel primo semestre 1964, 
hanno seguito corsi di istruzione 
rivoluzionaria nelle scuole di par-
ttto e quindi hanno ricevuto in-
segnamenti anche di carattere 
culturale generale. II c piano > 
stabilito fin dal '61 prevedeva, per 
il '63-64, 135 mila alunni per la 
€ secondaria > e 50 mila per la 
« preuniversitaria >. L'obbiettivo 
e stato superato di quasi tremila 
alunni. . 

Questa enorme massa di ragaz
zi che vanno a scuola pone pro
blcmi seri. II numero di iscri
zioni alia scuola elementare si e 
piu che raddoppiato rispetto al 
periodo che va dal '50 al '59. Ma 
quello della scuola secondaria si 
e moltiplicato per cinque (da 
trentamila nel '59 a centoctnquan-
tamila nel 64). Fra qualche anno 
il problems degli insegnanti per 

la secondaria diventera quasi ln-
solubile. Percio in un dlscorso 
ai giovanissimi maestri , il 4 set-
tembre scorso, Fidel Castro • ha 
chiesto nuovi sacriflci: mentre in-
segneranno nelle elementari, con- ' 
t inueranno a studiare per pre
pararsi a insegnare nelle secon-
darie. E' questo un principio che 
regge tutta r l 'impalcatura . del
l'istruzione a Cuba. . i 
- Nel '59, subito dopo la rivolu
zione, si doveva decidere fra un . 
passaggio graduate all'istruzione . ' 
di massa — con una preventiva 
preparazione degli insegnanti — 
e un'immediata applicazione del 
principio di massa, contando sul 
sacrificio degli insegnanti e su 
sistemi di emergenza. II criterio 
di cominciare dalla quantita si e 
dimostrato giusto. I primi alunni 
non sono stati i piii fortunati, 
rispetto alia quality dell'insegna-
mento ricevuto, ma sono diven-
tati in seguito i piii meritori. 
I primi hanno insegnato ai se
cond i e continua a essere cosi: 
mentre si studia si insegna e men
t re si insegna si studia. E' una 
specie di catena che tiene legato, 
poi, tut to il popolo e particolar-
mente la gioventu al significato 
piii peculiare della rivoluzione na
zionale: elevare le masse alia di-
gnita della cittadinanza consape-
vole, deH'individualita responsa-
bile di fronte alia society. 

I primi embrioni di cultura si 
diffondono at tra verso un proces
so che e di solidarieta e che va 
quindi nel senso di una societa 
socialista. I maestri popolari che 
operano nelle montagne sono vo-
lontari di scarsa esperienza di-
dattica, ma intanto compiono un 
dovere civico di alto valore esem-
plare. E poi il loro lavoro e orga-
nizzato in modo che possono di-
plomarsi (e i diplomati possono 
avanzare) : vi sono Unitd Zonalt 
dove i maestri di montagna si riu-
niscono una volta al mese per 
discutere e per scambiarsi espe
rienze: e una volta all 'anno, quan-
do i ragazzi in novembre vanno 
al raccolto del caffe. i migliori 
maestri di montagna vengono nu -
niti all 'Avana per un corso di 
perfezionamento. 

Le studentesse del Magistero 
superiore che studiano allUaiver-

sita dell'Avana insegnano alle 
piu giovani allieve del quar to • 
quinto anno di scuola magistra
te, agli studenti dell ' /stttuto pe-
dagooico Makarenko. A loro vol
ta, gli studenti del Makarenko 
(che sono gia passati at traverso 
un anno a Minas del Frio, sulla 
Sierra Maestra, e due anni nel 
centro di Topes de Collantes) in 
segnano nelle scuole elementari 
delle zone di pratica docente, '' 
istituite apposta per favorire il 
lavoro pratico degli studenti e al 
tempo stesso estendere l'insegna-
mento elementare nelle campa- . 

- gne. II concetto dell'educazione 
si applica rigorosamente a Cuba, 
nella sua accezione piu elevata. 
L'idea, per esempio, che gli stu
denti delle magistral! dovessero • 
fare il loro primo anno in mon- ' 
tagna corrisponde a questo rigo-
re, che non e as t rat to: Cuba ha 
soprattutto bisogno di maestr i 
di campagna. Scuole, ospedali, 

' medic! esistevano anche - pr ima 
in gran numero: ma erano tut t i 
nelle grandi citta. 

Indirizzo 
politecnko 

; • Punto debole dell'istruzione e 
la qualita. Per le elementari , si 
sta rimediando nel modo piu de
mocratico. Sono state create com
mission! di educazione in tu t to il 

. paese. Tutti i maestri sono r iuni-
ti in commissioni dove si con-
frontano le esperienze, si analiz-
zano i risultati di molli metodi 
diversi che vengono sperimentati , 
si correggono i metodi sbagliati 
e si rifanno da cima a fondo i 
libri di testo adeguandoli alle 
necessity delle diverse zone. P iu 
difficile sara risolvere il proble
ma della qualita dell ' insegnamen-
to secondario e preuniversitario. 
Si e messa, come si dice, molta 
carne al fuoco. 

J Quest 'anno e stato riformato 
Pinsegnamento: gli e stato dato 
un indirizzo politecnico, fondato 
molto sul lavoro pratico. Pe r sot-
tolineare l 'importanza della pre
parazione tecnica, si e anche for-
zata un poco la dottrina, per cui 
sui mur i si legge questa parola 
d'ordine: « La rivoluzione socia
le & stata fatta per fare la rivo
luzione tecnica ». Ma la gente in- • 
tuisce che la rivoluzione tecnica 
creerS un'altra rivoluzione socia
le: quando a migliaia usciranno 
dalle scuole tecniche e dalle uni
versity i nuovi quadri della socie
ta cubana, il paese cambiera fac-
cia, sara un'altra battaglia vinta , 
nella lotta di classe. 

II contenuto degli studi lascia . 
ancora a desiderare e nessuno 
lo nasconde. Non esiste ancora — 
tanto per fare un esempio — u n 
testo di storia di Cuba scritto con . 
criterio marxista, ne per le secon-
darie, ne per l U n i v e r s i t i La fllo-
sofia, l'economia politica si inse
gnano su testi di non completa 
soddisfazione per le esigenze di 
un insegnamento moderno del 
marxismo-leninismo. Ma i giova
ni sono gia orientati a met te re 
in discussione quesli testi. Quan
to al pericolo di una concezione 
schematica della parola d 'ordine 
per la rivoluzione tecnica, Lionel 
Soto, di ret tore nazionale delle 
scuole di istruzione rivoluziona
ria, ha a w e r t i t o : « La rivoluzione 
tecnica, nella nostra patria, non 
significa che si possano trascura-
re altre grandi linee di sviluppo 
della cultura e del pensiero filo-
sofico: al contrario, le vresuppo-
ne. La rivoluzione estae un cre-
scente sviluppo cultural* del po
polo. E lo studio generale e alia 
base delta rivoluzione tecnica >. 

Aggiungeremo che e anche alia 
base dello sviluppo di una co-
scienza politica delle nuove gene-
razioni. 

Saverio Tutino 


