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Un volume di Mario A. Manacorda 

Il marxismo 

e l'educazione 
Il pensiero di Marx, Engels e Lenin — Un lavoro esemplare per 
serielà e scrupolo scientifico — L'« alienazione » dell'uomo e 
la sua liberazione — Pagine vive, da discutere con passione 

• * % 

Con ques to t i tolo l ' edi tore A r m a n d o 
A r m a n d o di Roma p resen ta u n ' o p e r a in 
t r e vo lumi , che raccoglie « testi e do
c u m e n t i > da l 1843 al 19(54 A b b i a m o sol-
t 'occhio il p r i m o vo lume . / classici: Marc, 
Engels, Lenin (Roma, 10»»4, pp 271. l i re 
1800); a t t e n d i a m o la pubbl icaz ione de
gli altri due (La scuola sovietica; La scuo
la tiei paesi socialisti), che v iene p rean -
n u n c i a t a c o m e non lon tana . 

L ' au to re de l l 'opera è il nos t ro Mar io 
Al igh ie ro Manaco rda 11 le t tore a t t e n t o 
r i m a n e s tupefa t to per la q u a n t i t à e la 
qua l i t à del lavoro da lui compiu to , già 
solo in ques to p r i m o vo lume Dico < il 
l e t t o r e a t t e n t o ». pe r ché il lavoro del rac
cogl i tore e t r a d u t t o r e , lungi da l l ' e s se re 
« es ibi to >, è quasi nascosto: è un lavoro 
c o m p i u t o per il tes to , e non sopra il te
sto. Occor ro esse re le t tor i a t t en t i por 
scopr i re , ad esempio , c h e di (uff» i tes t i 
e I d o c u m e n t i raccolt i è s ta ta c o m p i u t a 
una t r a d u z i o n e ex-novo d o m e ne sono 
accor to , p e r c h é ho vis to c o r r e t t o u n o 
« s v a r i o n e » di una mia ant ica t r aduz io 
ne della Dialettica della natura di Fede
rico Enge l s ) . Si t r a t t a di testi difficili, 
scr i t t i In « l ingue diffìcili » (il t edesco 
nel caso di Marx e di Engels , il russo in 
que l lo di L e n i n ) . Ci vuole a n c h e una 
cer ta a t t enz ione pe r c o m p r e n d e r e che 
Mar io Manaco rda non si è senz ' a l t ro af
f idato alle p u r pregevol i scel te di scri t
ti (sulla educaz ione e sul la scuola» dei 
classici del m a r x i s m o già pubb l i ca t e in 
al t r i paesi , m a ha invece c o m p i u t o un 
u l t e r i o r e lavoro pe r sona l e e o r ig ina le , 
che p r e s u p p o n e una lunga e in te l l igen te 
consue tud ine con quei classici. V i e n e al
lora in m e n t e c h e Mar io Manacorda è 
b e n e lo s tudioso che hn c u r a t o l 'ediz ione 
i ta l iana del colossale car teggio M a r x - E n 
gels , che egli è u n o dei nostr i non mol
ti eruditi in m a t e r i a . 

1 mer i t i del c u r a t o r e sono d u n q u e ec
cezionali p e r quel c h e r i g u a r d a la se r ie 
tà scientifica, il r igore e rud i to , la p rec i 
s ione l inguis t ica , la comple tezza de l le an 
notazioni e d e l l ' a p p a r a t o cr i t ico. Il le t to
r e a t t e n t o scorge già in ques t e p r i m e 250 
pag ine de l l 'opera la fedeltà di t u t t a u n a 
vi ta a u n t e m a di s tud io e di r icerca E a 
un t e m a di r if lessione cr i t ica e di e labo
raz ione in te l l e t tua le P e r c h é g r a n d i so
no a n c h e i mer i t i di Mar io M a n a c o r d a 
nella p resen taz ione e nel la scelta dei t e 
sti. Le presen taz ion i sono e f fe t t ivamen
te , cosi come l ' au tore le ch i ama , « Gu i 
de al la l e t tu ra > (due in ques to p r i m o 
vo lume , la p r i m a pe r Marx-Engels , la se
conda per Len in ) . La scelta indica c h e 
Mar io Manacorda , da buon marx i s t a , non 
r e s t r i nge l 'educazione alla scuola, ma la 
colloca in t u t t o il m o v i m e n t o e sv i l uppo 
del la società u m a n a ; t u t t av ia , concen t r a 
l ' in te resse suo , e del le t tore , su l l ' a spe t to 
educa t ivo del pens ie ro genera le dei clas
sici, sul la « c o m p o n e n t e pedagogica del 
m a r x i s m o >. 

Prospettiva 
globale 

Il m a r x i s m o è una p rospe t t iva s tor ica 
g lobale , senza d u b b i o Ma Marx ed En
gels, nel lo scopr i re sc ien t i f icamente e nel 
p r o m u o v e r e p r a t i c a m e n t e la nuova so
cie tà del la q u a l e è p r e g n a l 'ant ica, guar 
d a n o a n c h e a t t e n t a m e n t e a ciò c h e l ' in-
dwiduo e oggi , a ciò c h e può e d e v e d i 
v e n i r e d o m a n i La p r o p r i e t à p r i va t a dei 
mezzi di p r o d u z i o n e implica la sepa ra 
zione t r a il l avo ra to re e la sua a t t iv i t à 
di l avoro : « l 'oggetto, p rodo t to da l lavo
ro , p r o d o t t o suo . sorge di f ronte al lavo
ro c o m e u n e n t e estraneo, come u n a po
tenza i n d i p e n d e n t e dal p r o d u t e n t e >: la 
a p p r o p r i a / i o n e capi ta l is t ica a p p a r e c o m e 
« a l i enaz ione , come e s p r o p r i a t o n e », ro
m e e s t r an iaz ione (EntfTemdung). S u n 
t egg iamo il den>o pens i e ro c o n t e n u t o nei 
« manosc r i t t i del 1844 > con l ' a iu to de i 
sot tot i tol i post i da M a n a c o r d a : « Il lavo
r a t o r e si a l iena nei p rodo t t i del suo la
voro , ne l l ' a t to del la p r o d u z i o n e : il l avoro 
a l i ena to a l iena all'uomo* il g e n e r e umani»; 
il l avo ro a l i ena to e s t r an i a l ' uomo a l l 'uo
m o . L ' en te e s t r a n e o a cui a p p a r t i e n e il 
l avoro a l l ena to è un a l t r o u o m o » Alla 
a l i enaz ione del l avo ra to re c o r r i s p o n d e 
u n a « a l i enaz ione a n c h e del non lavora to
re » ( « s t a t o di e>propnaz ione », «con te 
gno c o n t e m p l a t i v o » ) ; cosicché ogni in
d iv iduo è s c u s o e d e f o r m a t o nella società 
basa ta sul la app rop r i az ione p r i v a t a dei 
p rodo t t i de l lavoro. Ques ta profonda ve
r i tà , scoper ta dal g iovane Marx , p e r m e a 
oggi di sé (sofferta e r i scoper ta d a l l e 
persona l i t à p iù sens ib i l i ) , a r t e , l e t t e r a tu 
ra , m o r a l e : le pag ine di Marx , o rganica
m e n t e raccol te . e.-poMe. c o m m e n t a l e da 
M a n o Manacorda a i u t e r a n n o c e r t a m e n 
te molt i a p r e n d e r e più piena coscienza 
di loro congenia l i in tuiz ioni 

Mn • « t u t t e le de fo rmi t à h a n n o u n a 
o r ig ine s tor ica e possono del par i essere 
s t o r i c a m e n t e soppresse » « Con la pres-a 
di posses&o dei mezzi di p roduz ione da 
p a r t e del la società , v i ene e l im ina t a la 
p r o d u z i o n e di merc i e con ciò il d o m i n i o 
d*l p r o d o t t o sui p r o d u t t o r i . La ce rch ia 
de l le condiz ioni d i v i t a c h e c i r c o n d a n o 

gli uomini e che s inora li h a n n o domina
ti passii ora sot to il d o m i n i o ed il con
t rol lo degl i uomini .. Le forze ob ie t t ive 
ed e s t r a n e e che s inora h a n n o d o m i n a l o 
la s tor ia passano sot to il con t ro l lo degli 
uomini stessi » (Engels) Ciò che per la 
società è il passaggio « dal r egno della 
necessi tà al regno del la l iber tà », è por 
l ' ind iv iduo reintegrazione, r i t o rno alla 
uni ta , conquis ta di l iber tà e coscienza. 
d o m i n i o di t u t t a la v i ta sociale 

Non regno di u topia vaghegg ia to fuori 
dal la s t o n a , ma sbocco del le con t radd iz io 
ni s tesse del « regno del la necessi tà », il 
« regno della l iber tà » di Marx ed Engels 
Pei ciò, nessun r invio della lotta per la 
fo rmaz ione di un u o m o n u o v o e in te ro a 
« dopo » In pa r t i co la re , lo t t a re pe r una 
r i forma democra t i ca del la i s t ruzione, e 
rea l izzar la , è p ropr io uno dei modi per 
sp inge re avan t i le con t radd iz ion i del la 
società capi ta l is t ica e m e t t e r l a in crisi 
« Ne l l ' impor re » leggi genera l i , del lo sta
to . pe r l ' i s t ruzione e la tu te la dei fanciul
li. « la classe opera ia non rafforza il po
t e r e i m p e r a n t e Al c o n t r a r i o , essa t rasfor
m a quel po te re , che ora v i ene usa to con
t ro di lei, nel p ropr io e secu to re > (Marx , 
1HU«). 

Avvìo 
a un dibattito 

Nel n u m e r o 1, 19(55. di Riforma della 
scuola a b b i a m o pubb l i ca to , per gent i le 
concess ione de l l ' ed i to re , la p r i m a « guida 
al la l e t t u r a » di Mar io Manaco rda , con il 
t i to lo : « L 'uomo onn i l a t e r a l e » A p a r t i r e 
da l secondo n u m e r o , conf id iamo di p u b 
b l i ca re sulla r ivis ta i n t e r v e n t i in un di
ba t t i t o sul t e m a : « m a r x i s m o e educazio
n e », c h e a b b i a m o già p ropos to agli s tu
diosi di pedagogia C r e d i a m o che solo da 
u n ' d i b a t t i t o a m p i o la c u l t u r a e la scuola 
i ta l iana possano t r a r r e t u t t o il f ru t to di 
un pens ie ro c h e oggi, pe r m e r i t o di Ma
r io Manaco rda , d iv iene più c h i a r o , com
p le to e access ibi le Vor r e i , p r i m a di chiu
d e r e . fare un b r e v e i n t e r v e n t o an t ic ipa
to . m e t t e n d o in ev idenza i d u e pun t i sui 
qua l i m a g g i o r m e n t e si d e v e oggi a mio 
avv i so l a v o r a r e e a n d a r e a v a n t i , se «i 
vuo le e s se re con t i nua to r i e non r ipe t i to 
ri del pens i e ro dei « classici >. 

La a l i enaz ione de l l ' i nd iv iduo , la sua 
c o n s e g u e n t e « de fo rmi t à ». è imputnt . t 
dai classici del m a r x i s m o non solo alla 
a p p r o p r i a z i o n e capi ta l i s t ica , ma a n c h e 
al la d iv i s ione del l avo ro « Essendo divi1-
so il l avoro , anche l ' uomo è diviso ». 
L 'uomo o n n i l a t e r a l e (nllseitia) non e per
ciò solo l ' uomo r e i n t e g r a t o p e r c h é pa
d r o n e del suo des t ino e c o m p a r t e c i p e di 
u n a consapevo le opera co l le t t iva : è a n c h e 
« l ' ind iv iduo t o t a l m e n t e s v i l u p p a t o , por 
il q u a l e le differenti funzioni sociali sono 
modi di a t t i v i t à , si d a n n o il c a m b i o l ' ima 
m n l 'a l t ra » Più vol te Marx ed Engels 
p a r l a n o di col le t t iv i tà nel le qua l i cia
scun l a v o r a t o r e dedica p a r t e del suo tem
po a l l ' i ndus t r i a , p a r t e a l l ' ag r i co l tu ra La 
giusta ba t t ag l i a c o n t r o la specializzazio
ne p.«f/»i.<TM-ii. r i s t r e t t a , d e f o r m a n t e , sem
bra p e r t a n t o a n d a r e ta lvo l ta al di là del 
segno, e d i v e n i r e r i ch ies ta del la « onni-
l a te ra l i t à » come p lu r i spec iahzzaz ione (e 
non come cu l tu ra gene ra l e , a p e r t u r a in-
• o l le t tua le che s o r r e g g e e a n i m a ogni 
d a t a specia l izzazione) Così , s e m b r a da 
app ro fond i r e , e in p a r t e da c r i t i ca re , la 
idea c h e l ' i s t ruzione d e b b a esse re con
giunta al l avoro p roduf f i ro . idea c h e pu
r e con t i ene un nuc leo e d u c a t i v a m e n t e 
i m p o r t a n t e (Forse è que l « p r o d u t t i v o » 
che deve essere c r i t i ca to : ed esso è stnto. 
del res to , s t o r i c a m e n t e c r i t ica to col su
p e r a m e n t o della « scuola de l l avoro » del 
p r i m o pe r iodo soviet ico) 

Al t ro p u n t o da d i s cu t e r e è que l lo del
la laicità del la scuola C h e ciò d e b b a .si
gnif icare separaz ione (e s epa raz ione rea
le) t r a scuola e chiese , è ch ia r i s s imo in 
Marx , in Engels , in Len in Ma. m e n t r e 
M a r x elogia la C o m u n e pa r ig ina p e r a v e r 
l ibe ra to t u t t i gli i s t i tu i t i di i s t ruz ione 
« da ogni ingerenza del la chiesa e del lo 
s t a t o » , e s e m b r a , in a l t r i pass i , colloca
r e la scuola nel la società c ivi le , c o m e or
gano a u t o n o m o (e so r r e t to da l po t e r e po
lit ico solo da l p u n t o di vista a m m i n i 
s t r a t i v o ) . in Lenin è indubb ia la ten
denza a vede re la scuola come o rgano , e 
d ic i amo p u r e s t r u m e n t o , del p a r t i t o ri
vo luz ionar io e della sua ideologia m a r x i 
s ta Mi s e m b r a , perc iò , che not i , e pesan
t i . e r r o r i di i n t e rven to cos idde t to « a m 
m i n i s t r a t i v o » degli o rgan i polit ici nel la 
c u l t u r a e nella pedagogia d u r a n t e il pe
r iodo s t a l i n i ano t r o v i n o u n q u a l c h e a p 
piglio in Lenin (benché , ce r to . Lenin 
me t t e s se in guard ia c o n t r o la politicizza
zione del la scuola « in senso vo lgare e 
d i s to r to ») . 

Gli in te r roga t iv i c h e qui ho posto pos
sono esse re fuori di luogo: ciò che c redo 
senz 'a l t ro giusto e leggere i test i dei • 
« classici ». che Manaco rda con intelli
gen te c u r a ha raccol to per noi, come pa
g ine v ive , e non c o m e « t avo le del la ve
r i t à ». P a g i n e , perc iò , da d i s c u t e r e con 
pass ione . 

L. Lombardo-Radice 

Gravi attacchi de agli studenti in agitazione contro il «piano Gui» 

GLI «IRRESPONSABILI» 
Un rabbioso scritto dell'on. Elkan e una minacciosa circolare del ministro della P.l. 

Uno da più l'iolenti attacchi ulte 
mum/e.stazioni degli .studenti universt
tari «• nudi cuiiiro il piano Gui è stato 
scritto dal debutato democristiano Gio
vanni Elkan (Crollaci politica, nor-em-
bre 1964). con il significativo titolo: 
Autogoverno e sovversione Comunisti 
e sinistra laica all'attacco della scuola 
italiana L'infuocato limiuaggio non e 
in nulla dissimile da (niello usato da 
secoli dai più retrivi elencali contro 
ogni idea innovatrice, da quello dei 
curati contienili contro gli illuministi. 
a quello di padre Bresciani contro i 
liberali 

Dopo aver premesso che - non è tol
lerabile •- la critica degli studenti con
tro l ~ lodevoli sforzi che il ministero 
della Pubblica Istruzione sta compiendo 
per favoliti» ulteriori finanziamenti-, 
nelle recenti manifestazioni studente 
sene l'on Elkan non vede altro che 
- esuberanza incontrollabile -. « giovani 
scalmanati -, •• riunioni scomposto di 
giovani intolleialiti-•. "fomentatori dis
sennati ». i quali osano chiedere nien-
temero che •• la scelta democratica dei 
presidi ed altre novità devastatrici >• 
Ciò siqnifica per l'on Elkan «mollifi
care la .solennità delle aule universi
tarie ». che .sono - ambiente che non 
può e non deve essere turbato . da ma
novre politiche prese a prestito dalle 
lotte sindacali o di fabbrica o di can
tiere •- Come se per lo studente uni
versitario, che protesta perché, ad < 

esempio, mancano laboratori attrezzati 
o imperversa la prepotenza dei bnrom 
di rattedra, fosse scandaloso Iroi'ar.vi 
sullo «ics.» piano di lotta del MIO coe
taneo. metallurgico o edile, che scio
pera per un migliore contratto di la
voro o per una più sicura tutela contro 
ali infortuni e per una adeguata pre 
puruziore professionale. 

Per l'on. Elkan (ili studenti univer
sitari sono •• giovani energie, non an
co! .M temprate al senso vigile delia re-
spons ibilità ». .se pretendono di discu
tere ea intervenire sui problemi del 
loro lavoro, che è lo .studio Però sap
piamo hi ne che tutti i benpensanti 
conservatori di tal oeuvre non hanno 
mai tatto appello ud una presiiutd im
matura responsabilità dei (/l'orniti l'en
trimi. »ii ieri per impedire che fossero 
v,avanti al macello tirile fiuerre, né 
C./JM por proibir»- l'anticostituzionale 
propn.'/umiu di odio e di violenza che 
il nroja sci sino impune meni e esercito 
fra oli ..li.denti delle scuole di ouni 
(•rado 

l 'i discussione sulla scuola, secondo 
Elkan, va fatta ••nelle scili competenti». 
che non devono essere le scuole; se no. 
conclude, - non possiamo non irrigi
dirci iti una ostinata difesa, che pro
tegga il mondo della scuola tingii at
tacchi insultanti degli incompetenti o 
dei fazi'j"i - La prima manifestazione 
di tale irrigidimento e stata diretta 
contro il rettore più debole,, perché 

meno organizzato, degli .studenti medi. 
Contemporaneamente all'articolo del
l'on Elkan. il ministro dello P.l Gin 
iiiriuva un telegramma ai provveditori 
culli studi (12 novembre 19tì4. n 64660). t 
in CH'I intima loro di adoperarsi - per I 
o;<ni tempestivo intervento corret t ivo» 
in caso di •• astensioni collettive lezioni I 
da parte degli alunni delle scuole di I 
istruzione secondaria », fruttandosi di . 
•• assenze ingiustificate che rivestono I 
particolare gravita perché ledono pre- ' 
.stigio et preminente interesse scuola ». | 

Mtt anche se l'on. Elkan. con un tono I 
allarmi.sfico che ha qualcosa di nostal- , 
givo, ('.sciama: « Quanti errori si fanno I 
alle volte nel nome della liberta e della * 
democrazia .! ••. la disciplina e la re
sponsabilità con cui gli studenti uni
versitari e medi untino partecipato alle 
recenti manifestazioni in ogni parte del I 
pae.se. dimostrano che i giovani, sia co- ' 
munisti .sia cattolici, hanno le idee ben l 
ch<are tanto sull'essenza della liberai | 
e della democrazia, quanto sulla natura 
e le cau.se della prai 'e crisi della nostra I 
scuola, che potrà essere rinnovata se- ' 
conilo le esigenze di una società libera i 
e moderna, non con pavidi comprarne^- | 
.si al vertice, ma solo con l'apporto de
mocratico di tutti i cittadini, ed in prl- I 
mo luogo dei protagonisti della scuola, I 
.studenti ed insegnanti. 

K , Giorgina Arian Levi 
_i 

« Scioperare » 
è un diritto ? 
- C a r a Unità. . • 

.sono uno studente di 17 
anni e fiequento l'Istituto 
Tecnico Commerciale G Ga
lilei di Firenze In dicembre, 
la quasi totalità degli stu
denti, me compi eso. è scesa 
in sciopero, per protestare 
contro il piano Gui: per due 
giorni, non siamo andati a le
zione 

• L i maggior parte dei pro
fessori. preside compreso, ha 
disapprovato il nostro com
portamento. definendoci co
me " immaturi per scioperare 
e sobillatori " Il quotidiano 
La Nazione ha definito il no
stro sciopero come una si-usa 
per "marinare" la scuola. Noi 
studenti abbiamo risposto sia 
al giornale fioientino, s r i al 
preside, con la lettera m cui 
dicevamo che eravamo pie
namente coscienti delle no
stro azioni e che er ivamo ab
bastanza maturi per non a-
spcttare la riforma del mi
nistro Oui. 

•• Ora vorrei porti due do
mande in merito ai numerosi 
scioperi che gli studenti han
no organizzato in questi mesi. 

1) secondo il tuo parere, il 
giovane che frequenta la 
scuola ha il diritto di sciope
rare" 

2) se ritieni che lo abbia. 
vorresti precisarmi le ragio
ni che lo sostengono e le for
me e i modi nei quali esso 
può essere responsabilmente 
esercitato? 

S.V.. f i re tue -. 

Il problema posto dallo stu
dente fiorentino è di notevo
le attualità, datu l'ampiezza 
che ha avuto fra gli studenti 
il nioeimento di agitazione e 
di protesta contro il piano 
Gui Senza dubbio. la legisla
zione scolastica, vecchia di 
vari decenni e in gran parte 
codificata nel l 'cnteunio. non 
precede il riconoscimento del 
diritto da parte degli studen
ti ad esprimere, attraverso 
manifestazioni collettive, le 
loro opinioni e le loro richie
ste in merito ai problemi del
la scuola e quindi alle sue 
prospettive. 

Mentre questo diritto sca
turisce dai principi stessi del
la Costituzione e dalle esi

genze di un paese che vuole 
e.s.sere democratico. Nello stes
so tempo, c'è una prassi con
solidata per cui i presidi e 
.spesso I professori puardano ' 
sempre con .sospetto al movi
mento degli .studenti 

Di qui la necessità che tut
te le associazioni e i partiti 
democratici. tra gli obiellit'i 
di r i /orma della scuola, pon-
oiino la realizzazione di nuo
vi rapporti tra docenti e di
scenti. di un ti ti oro clima al
l'interno della Muoia e quin
di l'istituzione di organismi 
studcute.vcJii ^ rappresentativi 
per le scuole medie superio
ri, analogamente a quanto 
avviene per le unlreriìta. 

Su questo terreno può e 
deve essere riconosciuto li di
ritto (leali studenti a mani
festazioni collettive per espri
mere le proprie ricnie.ste. per 
proiettare contro -plani», co
me quello del ministro Gui, 
d ie mirano non a minora re 

' la .scuola, ma a consolidarne 
pli a.snrtti tradizionali: la 
astensione dalle lezioni non 
può non essere considerata 
come un valido strumento di 
pressione e di lotta, che. co
me dice il oiocatie studente, 
va esercitato respon.sabilmen-
le fili qui una dèlie funzioni 
tipiche defili organismi rap
presentatici) 

iVelIo misura in cui il mo
vimento democratico degli 
studenti sarà portato i" acan
ti. (ili studenti stessi prende
ranno sempre più coscienza 
delle raoioni per cui - scio
perano » 

Nello stesso tempo, se mu
teranno radicalmente i r ap 
porti. Io stesso « andare a 
scuola - sarà qualcosa di pro
fondamente diverso por lo stu
dente, che. oggi, ha l ' impres
sione di entrare in un mondo 
chiuso, ove è molto più og
getto che soggetto Infine. 
checché ne pensi la Nazione. 
che in passato avrà esaltato 
ben altre manifestazioni 'Stu
dentesche -, questa volta, at
traverso la lotta al piano Gui. 
è in gioco l'avvenire della. 
scuola e quindi un problema 
di interesse vitale per le nuo
ve generazioni, che nella «cuo
ia di domani dovranno esse
re protagoniste ed aver rico
nosciuti i diritti democratici 
assenti dalla scuola di oggi 
che è poi la scuola dì ieri! 

Appello della F.I.S. 

Conferenza internazionale 
degli insegnanti ad Algeri 
Un grave problema da risolvere: l'aumento e la qualificazione dei do
centi nei Paesi in via di sviluppo - Come realizzare la scolarizzazione di 
tutti i ragazzi - E' indispensabile rimpiazzare l'antico sistema colonialista 

Mezzo secolo 
di storia italiana 

Donne del Cairo sì iscrivono ad una delle nuove scuole ape r t e per combat tere l 'analfabe
tismo in Egitto 

Pubblichiamo un estratto 
del recente appel.o della Fe-
deraz.one internazionale s.n-
dacale degli màcgnant: In 
esso venjono chiaramente in
dienti i prablerit londtimenta'.i 
di fronte a cut <n trovano ah 
i n t o n a n t i africani 

Ci sembra importante sotto
lineare come, nell'appello, ti 
problema dell'educazione ren
na impostato in sfretto leoa-
me con la più generale bat
taglia per il progresso econo
mico e soctale del Continente 
Ben chiara a sembra anche 
la prospettiva coerentemente 
anti- imperialistica, in cui si 
colloca il discorso della FIS 

- I grandi camb.amen:. oro 
nomici e soc.ali e il prol .g.» 
so Wilunpo delle scienze e 
,1.?;:e tecniche che caratteriz
za il mondo contemporaneo 
danno a'."cd-.icaz.onc - f ittore 
di progresso e di benessere dei 
popoli — un'accre?c;uta im
portanza e pongono nuove 
esigenze in questo campo 

- Per questo ì problemi della 
democratizzazione dell'inse-

snamento e de'.'3 preparaz.one 
somprt? migl.ore de'.ia g.o-
u-n".u d: doninn. preoccupano 
v.vamsn'e i popoli d: tu::. 
. paca, e partilo.armenti.* dei 
paes: in vin d; sv.iuppo Pro
fonde trasformaz,on, economi
che e sooiah. ia creaz.one di 
basi mater.aii '.nd.spensabin 
A.'.a sv.luppo dell'educazione 
sono fattori pr .mar. per la 
soluzione di questi problemi 

- Nei paesi in via di svi
luppo i popoli hanno cosc.en 
za che una delle condiz.oni di 
questo sviluppo e la liquida-
z.one» della pesante eredita co
lon.aiista in mater.a di C J J -
caz one e di un e i e amento 
rad.can- del 1.vello culturale 
.ielle grand, masse p-»r consen-
t.ro la formazione dei quadr. 
nazionali necessari ali eco-
nom.a 

- Per c o . è indispensabile 
rimpiazzare l'antico sistema 
colonialista di insegnamento 
con un sistema democratico 
rispondente ai bisogni nazio
nali e alla tradizioni cultu

rali naz.ona.i. arricchite dal
l'esperienza de'la lotta di Li
berai .one -

Per questo — dice ancora 
i. documento — r necessario 
affrontare il problema degli 
insegnanti, esaminando i mo
di opportuni per soddisfare 
rontemporaneamente l'esigen
za di una loro elevata qualifi
cazione culturale e dello au
mento del loro numero, è in
dispensabile un ampio con
fronto di idee e di esperien
ze tra i vart paesi africani: 
- A questo scopo la FIS ha 
preso l'iniziativa di convocare 
in Mgena — nell'aprile del 
IStìà — una conferenza m-
ternaz onale degli insegnanti 
per d.srutere i! problema del
la scolarizzazione di tutti i 
bamb ni ne. paesi in via di 
svi uppo e !a solidarietà in-
ternaz onale djt;li insegnanti 
per raggiungere questo scopo; 
le rivendicai.oni essenziali 
degli insegnanti in materia di 
perfezionamento e le misure 
generali da prendere per sod
disfarle -. 

L'Istituto romano per la sto
ria d'Italia dal fascismo alla 
Resistenza e l'Università degli 
Studi di Roma, in collabora
zione con il Centro Didattico 
S'azionale di studi e documen
tazione di Firenze, organizza
no un corso di perfezionamen
to didattico sul tema: Gli ul
timi cinquant'anni della sto
ria d'Italia. 

Il corso nasce dall'esigenza 
di approfondire nella scuola 
la conoscenza della storia p.ù 
recente d'Italia, ampiamente 
inquadrata in quella europea 
e mondiale. Possono iscriversi 
al corso gli insegnanti di ruo
lo e non di ruolo delle scuole 
secondarie di qualsiasi ordine 
e grado, statali e non statali. 
gli idonei e gli abilitati per le 
stesse materie: nonché i lau
reati in lettere, filosofia, giu
risprudenza. scienze politiche. 
Possono inoltre assistere allo 
lozioni e partecipare alle di
scussioni. nella qualità di udi
tori. tutti coloro che hanno in
teresse agli argomenti trattati. 

I-a direzione del corso è affi
data a' Coni tato Direttivo del
l'istituto romano per la slo-

j r,a d'Italia dal fascismo alla 
Resistenza. presieduto da'. 
prof Nino Valeri, ordmar.o 
di stor'a moderna al'.Tn.vt-r-
s.tà di Roma 

I! cor«o si svolgerà presso 
l'Istituto di Stor.a moderna 
della Facoltà di Lettere della 
Cniversità di Roma e si ar
ticolerà in una serie di lez.on'. 
seguite da esercitazioni-discus
sioni 

Il programma e il seguente -

L'insegnamento della storia 
della Resistenza nella scuola 
'prof Piero Pier i) : La pri
ma guerra mondiale e la por
teci pozione ita'iana (prof. 
Urlinolo Vigozz.i; La rivolu
zione rtusa (prof Oas'onr'» Va
n i - o r d a ' Il (ìnooauerrn tn Eu
ropi 'prof G;ovann : ^Tosca»: 
II dopoguerra in Italia <dr 
Leo Valian :>- La polemica sul
le orioim del fascismo (prof 
Nino Va!.-»ri>. fi fascismo fino 
alle leoai eccezionali (prof 
Renzo De Fol.ce>: Lo sfato di 
polizia e il Tribunale Specia
le (prof Bianca Ceva>: La 
crisi economica del J<!?0 (prof 
Paolo Sylo> I^-iblniV La po
litica ernnomica ^el fascismo 
(prof Rosar o Romeo1: f é 
istituzioni dello Stato fascista 
corporativo (prof Alber'o 
Aou?rone>" Stato e Chiesa du
rante il fnsr-snio (orof P:«tro 
Scoppolai- Ln politica estera 
del fascismo e la guerra di 
Etiopia (prof Renato Cr ispo ' : 
fi nazismo e oli altri mori-
menti latcisti d'Europa (prof. 
Enzo Collottl); La guerra in 
Spagna (prof. Franco Ferr i ) : 
La scuola sotto il fascismo 

(prof. Giuseppe Talamo); 2 
partiti politici antifascisti: dal 
partito popolare alla demo
crazia cristiana (prof. Giusep
pe Rossini); i partiti politici 
antifascisti: i socialisti (prof. 
Gaetano Arie): I partiti poli
tici antifascisti: i comunisti 
(prof. Luigi Cortesi): / partiti 
politici antifascisti: da GL al 
partito d'Azione (prof. Guido 
Calogero': Origine e caratteri 
della seconda guerra mondia
le <prof Mario Toscano); L'I
talia nella seconda guerra 
mondiale fino all'S settembre 
Vi43 (prof. Vittorio E. Giun-
tella); La Resistenza in Europa 
(prof. Cario Francovich); La 
Resistenza in Italia (prof. Fer
ruccio Far r i ) ; Dalla Libera
zione olla Costituente (prof. 
Mar.o Delle Piane): La Co
stituzione (prof. Paolo Barile). 

Il corso sarà inaugurato il 
18 gennaio 1965 alle ore 18 
con una prolusione del prof. 
Giovanni Calò dal titolo 
• Stona contemporanea ed 
educazione civica - e prose
guirà di massima nelle gior
nate di lunedi e venerdì. La 
pr.ma lez.one avrà luogo ve

nerdì 22 gennaio alla stessa 
ora e nello stesso luogo (Fa
coltà di lettere - Istituto di 
Storia Moderna). Al termine, 
coloro che avranno frequenta
to almeno* due terzi delle l e 
zioni e delle esercitazioni po
tranno sostenere un colloquio-
esame finale davanti ad una 
commissione di almeno t re 
membri, da designare d'intesa 
con il Ministero della Pubbli
ca Istruzione. Coloro che 
avranno superato le prove di 
esame conseguiranno un di
ploma di perfezionamento di
dattico che. ai sensi del de 
creto ministeriale del 4 giu
gno 11155, sarà valutato «agl i 
effetti del concorso, degli in
carichi e supplenze e per 
tutti gli altri effetti p re 
visti dalla legge sulle scuole 
secondarie -. Le domande di 
iscrizione vanno indirizzate, 
entro il 15 gennaio 1965, in 
carta libera, al Centro Didatti
co Nazionale di Studi e Do
cumentazione - Firenze, via 
Buonarroti 10 — e inviate «Ha 
segreteria dell'Istituto Romano 
per la Storia d'Italia dal fa
scismo alla Resistenza. 

le riviste 

i 
INCHIESTE REGIONAU 

SULL' ISTRUZIONE PROFESSIONALE 
L'ultimo numero del 19C4 

di Qua..fìcaz.one. rjrista del-
l'Istitulo di formazione pro-

i Je%sionn'e per l 'industria 
(ISAPLIf, contiene un pro
gramma mollo interessante. 
Viene annunciata, infatti, la 
presentazione sulle pagine 
della rivista di una sene di 
tavole rotonde - tui grandi 
temi dell'istruzione professio
nale -, che dovrebbero mene-
re a contatto, in un profìcuo 
confronto, le diverse tenden
ze e propone per una nuova 
legislazione che riordini io 
intero settore 

Qua.iticazione presenterà, 
molrre, una serie di panorami 
regionali delle aiutila distru
zione professionale Ciò fa 
pine di un'esigenza propria 
delt'ISAPI I ( - L a ormai pre-
redibile prospettiva dello co-
stituztone delle Regioni — è 
detto nell'editoriale — esige 
infalli, da parte di un Istitu
to come ti nostro, un completo 
« impegnativo studio dell* 

esigenze che net dirersi am
bienti territoriali emergono '). 
ma promette di fornire in
formazioni ed esperienze di 
significato più largo. Le stes
se esperienze dell'INAPLl. 
con i suoi 60 mila allieci, ri-
restono del resto un notevolis
simo interesse e sono poco 
conosciute, sopratutto dal la
to dell'impostazione didattica 
e della problematica interna. 

.Vello stessp numero della 
rivista è da segnalare, infine, 
una interessante nota dell'ina. 
Alessandro Cornetto, ispettore 
nei Centri d'istruzione profes
sionale della Toscana, sul rap
porto fra teoria e pratica nel
la formazione professionale. 
L'ino Cornetto sostiene che 
• formazione intellettuale e 
formazione professionale pos
sono considerarsi due aspetti 
di un unico processo • e che 
ratinale organizzazione sco
lastica è inadatta a realizzarlo. 

r. s. 

RISPOSTE 
AI LETTÓRI 
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