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// Piano economico sacrifica ancora la scuola 

Gui o il giuoco delle parti 
L A SORNIONA dichlarazlone del 

mlnlstro Gul che, nel sottoll-
neare « 1'imponcnza » delta 

epeaa per I'edlllzla scolastica pre-
vlsta nel piano economico qulnqucn-
nale, riconosceva II tagllo operato 
nel numero del postl-alunno da co
st m l re rlspetto alle • linee dlret-
t lve • del 8uo piano, ha tutta I'arla 
dl voler dire all'oplnlone pubblica: 
« lo, come mlnlstro della P.I., vo-
levo costrutre piu aule, ma In sede 
dl scelta dl governo cl5 non e stato 
posslblle >. Tuttavla, sarebbe un 
errore dl ingenulta cadere nel giuo
co delle part i , per cut, nella bozza 
orlglnarla del piano economico, si 
affermava vlceversa che « piu di 
90 mll iardl della spesa complesslva 
debbano ester destlnati alia scuola 
non statale, secondo il mlnistero 
della P. I. ». In realta, I'ulterlore 
passo Indletro aul terreno dell'edl-
llzla conferma II giudlzio dato sulle 
llnee dlrettlve del • piano Gul >, 
nel senso che non cl si trovava di 
fronte ad un piano di sviluppo, ma 
soltanto ad una ipotesl dl spesa al 
condlzionale, per eul, quando si e 
trattato di prendere flnalmente un 
Impegno, dopo la ridda delle cifre 
dl questl mesl, I posti-alunno da 
coitrulre sono scesl da 2.575.000 a 
1.455.000, coprendo circa II 50 *"0 del 
fabblsogno previsto dalla commis-
slone dl indagine. mentre vlene an

cora resplnto II prlnclpio del flnan-
zlamento diretto dello Stato soste-
nuto dalla stessa Commisslone, ed 

"ancora si mantiene, per il 75"%, il 
vecchio sistema del contributi tren-
taclnquennall. ,, 

A L Dl LA' del giuoco delle part i , 
una conclusions e evldente: il 
governo, attraverso q l i - impe-

gnl del piano, non compie la scelta 
priorltarla tante volte proclamata; 
la scuola, ancora una volta, e sacri-
ficata. Un dato vale sopra tutti , che 
riguarda II rapporto percentuale tra 
spese per I'lstruzione ed II reddito 
nazlonale; questo rapporto, che gia 
nel 1961 superava II 5 "« (5,24), per 
II prosslmo quinquennlo dovrebbe 
mantenersi « oltre il 5 po del red
dito nazlonale >, cioe sicuramente 
stazionarlo, se non addirittura In 
lleve regresso, laddove cinque annl 
fa era del 4,08 % e d ied annl fa 
dl poco piu del 3 r'o. La Commis
slone di indagine prevedeva, inve-
ce, per il '69, un rapporto del 6,1 ?». 
SI arresterebbe qulndl un fenomeno 
che, sia pure faticosamente, an-
dava avant l : In altre parole, lo svi-
luppo della spesa per I'lstruzione 
a mala pena non perderebbe puntl 
rlspetto al previsto aumento del 
5 % del reddito nazlonale. 

Accanto alia mancata scelta prio

r l tar la ; della spesa per la scuola, 
rlsultano ancora confermate le seel-
te qualitative del • piano Gul >. II 
mlnlstro della P. I., in questo caso 
senza scherml, si vanta che II pla-

' no del governo abbla « receplto » 
gli Indlrlzzl fondamentall delle pro-
poste contenute nel suo piano: e 
non e mlllanteria questa del mlnl
stro Gul : si pens! a quanto previsto 
per I'lstruzione professional© e per 
I'unlverslta, cioe per due punti 
chlave In ordlne alle scelte di llnea; 
si pensi alia proposta dl qualifica-
re 1.150.000 giovani che « hanno ini-
ziato I'attivlta lavoratlva pr ima del 
compimento dell'obbligo scolasti-
co •, attraverso strutture extra-
scolastlche (il che e come dare 
per scontata la resa della scuola 
In questo campo). 

L E - L I N E E D I R E T T I V E - del 
• piano Gui • diventano quindl 
linee dlrettive del governo, per 

cut II giuoco delle pa i t i non pud 
piu reggere ed ognl partito e chla-
mato alle sue responsablllta. Dl 
fronte a questa sltuazione, la lotta 
contro le scelte conservatrici del 
• piano Gui* e per un'alternativa di 
r i forma democratica della scuola, 
non pud non contlnuare con ampiezza 
sempre magglore: e necessario che 
II Parlamento dlscuta le -dlrett lve* 
del « piano Gui *, perche ad esse 

la scuola 
si rlchlamano le proposte legisla- . 
tive che II mlnlstro si e impegnato 
a presentare tra breve, mentre de-
ve continuare nel Passe II piu vasto 
dlbattito e II piu vasto confronto 
sul terreno delle scelte dl llnea e 
delle proposte concrete. Questl due 
element! non sono separabil i: v i a , 
via che si entra nel cuore del le , 
strutture, degll Indlrlzzl educatlvi, 
del metodi della nostra scuola, si 
avverte sempre di plQ II valore dl 
questo legame, per cul alia chla-
rezza della scelta dl fondo che in-
veste i rapport) tra scuola e so-
cieta, occorre accompagnare la 
consapevolezza di quanto sla art i -
colato e complesso e ricco II fascio 
di questl rapportl, la consapevolez
za che si sta entrando in una fase 
nuova della battaglia per la scuola. 
Come alternatlva agll indlrlzzl del 
* piano Gul », - recepltl » nel pro-
gramma di sviluppo economico 
qulnquennale, non vale contrappor-
re una llnea schematica, ma oc
corre portare avantl un piano orga-
nlco e concreto di r i forma demo-
cratlca, che abbla forza di incldere 
sulla realta e di costituire, quindl, 
la base per un vasto movimento nel 
paese, per I piu aperti incontrl tra 
tutte le forze democratiche. 

Francesco Zappa 

Su 2 milioni e 300 mila 
abitanti, solo 80 mila 

f anno parte dei « kibbuzim » 
frange socialiste in 

un paese capitalistico 
confinante con nazioni 

nemiche e ancorato 
economicamente 
e politicamente 

a grandi potenze 
straniere, in primo 

luogo agli USA 
Classl miste nel kibbuz - Ghlvat Brenner 

Universitd 

Si discute al Senato 
sul nuovo ruolo 

degli aggregati 

^Reportage* da Israele 

II relatore Giardina (dc) ha proposto emendamenti che 
peggiorano anche I'inadeguato progefto governativo 

11 p r o b l e m a de l l ' i s t i t u / i one del r u o l o dei professor i agyreyati n e H ' a m b i t o de l le 
U n i v e r s i t a e f i n a l m e n t e in d iscuss ione al P a r l a m e n t o : la C o m m i s s i o n e i s t ru / . ione del i 
S e n a t o h a in iz ia to , infa t t i , l ' e same a b b i n a t o de l d i s egno di legge p r e s e n t a t o da i pa r l a -
m e n t a r i comunis t i fin dal 1960 e r i p r e s e n t a t o all*inizio della IV leg i s l a tu ra e di que l lo 
di in iz ia t iva g o v e r n a t i v a , p r e s e n t a t o nel gi ugno del 1964. II r e l a to r e , sen . G i a r d i n a i 
( D C ) , ha fa t to p r o p n e le pos i / ion i piu a r r e t r a t e . su l la scia de l l e indica/ . iom g re t t a -
m e n t e c o r p o r a t i v e dell ' /Lssociazione dt*i p r o / e s s o n unwersitari di ruolo. Egli e p a r t i t o ' 
da u n a v a l u t a z i o n e r e s t n t t i v a de l gia i n a d e g u a t o d i s e g n o di legge del g o v e r n o . p e r j 
passare poi all 'attacco delle proposte contenute nel disegno di legge del compagno senatoro [ 
Fortunati*. non soddisfatto. ha suggerito alcuni ernendatnenti tendenti a limitare ulterior- j 
mente la portata del provvedimento, a subordinare la liberta di studio e di ricerca del professore , 
aggregato alia volonti esclusiva del titolare di eattedra. II piu grave di tali emendamenti ' 

i>reclsa che: • Ogni aggregato e assegnato ad una cattedra ed esercita le sue funzioni secondo ' 
e direttive del titolare della cattedra stessa, professore di ruolo o incaricato •• Si comprendera j 

meglio il carat tere puramente consorvatore della posizione del sen. Giardina, r icordando che ' 
il testo dell'art- 3 del disegno di legge governat ivo. attribuisce la potesta di definire i compiti 
del professore aggregate/ alia Facoltii od alia Scuola. Le 
proposte della Couimi.ssionc d'indagine, arcolte nel disegno 
di legge Fortunati , attribui^cono inveee aU'aayregato compiti 
aidattici e di ricerca seientifica su determinazione dell 'Istituto 
o Dipartimento. II ruolo del profesMiri aggregati dovrii, infaMi. 
sorgere con criteri moderni e demoeratiei. collocarsi su 
posizioni intermedie fra quelle del professore di ruolo e 
quelle dell'assistente per garantire. specialmente sul piano 
c.idrittico. la piena effteienza deHinsegnarnento universitario. 
Jl professore aggregato dovra es<ere un elemento di progresso 
clelln ricerca scientifica e deir insegnamento universitario e, 
perche ci6 avvenga. bisognor'i assicurargli piena libcrt.T ed 
autonomia. neH'ambito dt'lle decision! dell 'Istituto o del 
Dipartimento: dovra quindl partecipare, insieme ai professori 
di ruolo. ai professori incaricati, agli asslstenti, agli studenti, 
anche alia direzione dell'Istituto o del Dipar<i»irfjto. della Fa-
col t i e dell 'Universlta. 

Per non affrontare il discorso su questo te r reno * scot-
t a n t e - , U sen Giardina si rifugia nel pretesto che - attual-
mente l 'latltuto universitario non ha una definita s t rut tura 
giuridica - . af fermando che •< il problema potr& essere ricon-
siderato nel momento in cui si daranno nuove basi giurid.che 
agli attuali istituti universitari o sorgeranno i Dipnrtimeuti 
che da tante parti sono vivamente auspicati. come anche 
dal mlnlstro Gui. che ritiene nialurn la loro adozione -
(meno male! Chi^sfi cosa a w e r r e b b e se Gui non ne ritenesse 
niatura Tadozione'). Duneiue. - nell ' introdurre la figura del 
professore aggregato si deve tener conto della realtli dell"oggi 
e non di quella del domani... Non bis teranno le leggi per 
dare precisa figura o nuova figura giundica all 'Istituto 
universi tario e ben definita cornice al Dipartimento. Oceor-
re rannc anche 1 mezzi ed il tempo per rendere possibde 
al le nuove istituzioni di funzionare in modo concreto ed 
organico ». 

I - tempi lunghi - cl sono. come si vede: manca sola-
mente l 'accenno alia * congiuntura sfavorevole - e il quadro 
sarebbe completo per poter concludere che questa riforma 
non si deve fare 

Ma la necessity Incalza; il mondo universitario preme: 
ed ailora. se proprio non si puo faro a mono d; - disturbare 
11 manovra tore» con l'istituzione del ruolo dei professori 
aggregati, si cerca in ogni modo e soprattutto di non 
- ro tnpere« . nessun - e q u i l i b r i o - interno alia vita de i r t lm-
versit.V dl non - minacciare - i - feudi - dove gelosamente si 
eustodiscono le - mtllenarie tradizioni - della cultura italiana. 

II discorso del sen Giardina continua. a destra. anche 
quando si trat ta di proporre il ^istema di reclutamento dei 
professori aggregati: - . . .Per ragg.ungere la cattedra non si 
deve venir fuori dalle severe forme previste dalla legislazione 
vigente legislazione che il mondo scienfi/ico internazwnale 
generaimente e Jondatamente c'invidm -- Non si deve cam-
blare aggiunge Giardina. « ove si voglia effettivamente tener 
conto' della tanto esaltata autonomia univers i tana. la quale 
poggia su tradizioni quasi mi l lenar ie- . - U n a diversa disci-
plina normativa sia della struttura che della decisione della 
Commwsione giudicatrice potrebbe far guardare con diffi-
den i a il nuovo Istituto deH'ajjprt'flato e di-su.idere le Facolti 
dal richiedere i relativi concorsi. . -. 

Le Vestali minacciano, insomma, di spegnere il fuoco per 
dissuadere gli empi dal profanare le tradizioni e gh istituti 
sacri. Ma U fatto e che 1'autonomia e cer tamente violata dal 
disegno di legge governativo, il quale prevede addiri t tura 
che uno dei membri della Commu-sione esaminatrice sia 
scelto diret tamente dal ministro. non dal sistema del 
sorteggio propoato dal dusegno di legge comunUta ed accolto 
dalla Commission* d*indaj;ine. Oggi il discorso suirautonom.a 
degli ordmamenti universitari . net - Iimiti - fissati d i l le leggi 
del lo Stato. secondo il preeiso det tato de l l ' a r t 33 della Costi-
tuzione, va fatto in termini dlversi che nel - m i l l e n n i o -
t rascorsa L'autonomia universitaria deve avere dimensioni 
nuove e pid vaste. non essere. cioe autonomia delle singole 
facolta. delle singole university, ma autonomia dell'L'niver-
sita in quanto tale, mezzo dl difesa della liberty della nce rca 
e dell ' insegnamento. Perche divenga tale, e necessario rom-
pere i • mand3rinati - , far penf t rare nelle s t ru t ture universi-
tar ie lo spirito moderno. demo^ratioo della nostra Carta 
costltuzionale. Nes^una autonomia puo essere difesa a l d i 
fuorl di una nuova stru'.turazione democratu-a delle I'ni-
vers.tA. al di fuori di una partecipazione di tiifti coloro che 
vivono comunque la vita universi tana. siano essi docenti o 
discenti. alia direzione effettiva deU'UniversitA 

Anche il disegno di legge sull 'istituzione del ruolo del 
professori aggregati e un banco di prova della volontft del 
governo di procedere alle riforme. 

Cer tamente . le reslstenze che si dovranno superare sono 
moite e di varia natura: basti pensare alle proposte var ie di 
mu ta re addiri t tura la denominazione della nuova categoria 
dl docenti universitari, per rendersene conto L'ANPUR li 
chlamerebbe solamente - c o a d . u t o r i - : 1'ANCU 11 vorrebbe 
- professori associati - ; il sen Giardina ha paura di chiamarli 
professori e U vorrebbe - docenti aggregati - : sono sfumature 
di Imguaggio, che indicano stati d 'animo partieolari nei 
confront! del nuovo ruolo 

Not parlamentari comunisti affronteremo la questione con 
l ' intento dl raggiungere sulla materia la piii larga unita demo
cratica Lo spirito con cui condurremo la discusv.one e pro-
r r r e m o gli emendamenti sar i , o w i a m e n t e . quello che antma 

nostro disegno di legge Ma aggiungiamo. al di fuori di 
©gni faziosita di parte, che la fonte cui attingeremo per U 
wmetumrlo Incontro con le altre forze sara la relazione della 

ilone d'indapinc, che in proposito e esplicita. 

Riccardo Romano 

Lezione di falegnameria a Jaffa 

« Sociometria scolastica »: un volume di Mary L. Northway 

SI P0SS0N0 MISURARE LE 
PREFERENZE DEI GIOVANI? 

Cos'e ia sociometri.1? Che cosa misura? 
Come puo essere utilizzata? A questi in
terrogative risponde un agile volume di 
Mary L. Northway (1), che. oltre a 
sorTermarsi sugli aspetti teoretici essen-
ziali della sociometria. illustra. con op
portune esemplineazioni t rat te da espe-
rienze dirette compiute neH'Istifufo per 
lo sviluppo del bambino, le tecniche so-
ciometriche in un modo semplice ed 
elementare. che l 'autrice ri t iene paradig-
matico per gli insegnanti delle v a n e 
scuole che intendano misurare le scelte 
preferenziali in senso associativo dri 
loro allievi. 

II libro, infatti. si presenta come una 
breve guida per gli educaton e si propone 
di sottohneare il valore delle scelte e 
delle preferenze interpersonali e di grup-
po - ai fini di un'educazione ad un corn-
portamento civicamente e socialmente 
sano e moderno -. La eonoseenza del'.e 
relazioni — e delle loro motivazioni — 
che mtercorrono fra i componenti di un 
gruppo o di piu gruppi (la sociometria 
si presta ott imamente ad indagare anche 
le relazioni fra gli adulti di una o di 
diverse comuni t i ) diventa essenziale per 
chi intenda affrontare con serieta : pro-
blemi educativi in stretta correlaz.one 
con il piu ampio - c a m p o sociale - di cu. 
parla I.ewin 

La Northway traccia un breve excursus 
da'.lc origin; della soc.ometna ad oggi 
sottolineando come il teat sociometr.co. 
c i suo: derivati — :1 sociodramma e r. 
psico-dramma sono stati trovati cosi 
utili s:a nelle s.tuazioni educative, sia 
:n quelle terapcutiche. che il ncofita 1m-

magina che la sociometria sia una posi-
zione magica con la quale possono essere 
curati tutti i mail social i- . Merito del-
l'autrice e appunto cpiello di demitizza-
re le grossolane amplificazioni sui risu!-
tati rtella sociometria avvertendo che 
essa. piu che per le misurazioni e i pun-
teggi sociometrici. varra come - scoper-
ta dei b'tsogni sociali e del loro soddi-
sfacimento. chiarira la nostra compren-
sione dei fatti sociali - . 

II test sociometrico. del resto. ha una 
angolazione stret tamente interindivldu.ile 
e puo misurare •• 1'ampiezza e il numero 
delle relazioni delle quali l 'ind:viduo e 
parte, ma non la loro intensita. non la 
profondita del loro valore soi-iale -. 

La sociometria. come neorda un pun-
tuale commento di Maria Corda Costa 
si muove nel solco delia psicoiog.a so
ciale. che aveva avuto la sua baae filo-
sofica in John Dewey e rhe si era suc
cess. vamente arncchi ta degli apport: d: 
Kilpatrick e della Parkhust. di Decroly. 
di Claparede. di Dottrens. di Cousinet. 
di Fremet e di Petersen e. piu recente-
mente. di Kurt I.ev.n e sopratutto d. 
Ja^ob L. Moreno, i! fondatore della so-
i-:ometr:a. il cui pensiero trova esau-
riente espressione nelTopera Who Shall 
S u r r i r e ? <Chi sopravv.verh?) de! 1P34 

l/a'.tro e'.emento che mer.ta d: essere 
messo in r.lievo riguarda .! carat tere d.-
namico della -ociometria. la quale conn-
atferma Moreno, quando e autentlca 
- e sempre una srienza de'.'.'azione-: d. 
qu'. "." ncontro della soc.oanetr a col berg-
sonismo e — s.a pure in modo cr.t.eo — 
col marx'.smo: d. qui. anche. i 'ant.tes: 

radicale con la tipolo<»ia inJividualisti-
ca e se'.ettiva propria delle teorie psi-
'•analitiche. secondo le quah la societn 
appare - come una pngione che oppri-
me e abbrut .bce- . mentre la sociometria 
contrappone •- una viiione <lel!a societ.*i 
come un suolo potenzialmente ricco dal 
quale l 'mdividuo denva nu tnmen to per 
il suo sviluppo e l'aiimento necessario 
per una vita piu piena -. 

Questo ottunismo sulle interrelaziont 
dealt esseri uniani ha una base sostan-
z.a.mente fragile, in quanto non appro-
fondisce Tamhs; della societa e propon-
de a partire dall ' .nterno dell 'mdividuo 
per nsa i . re al • c jmpo soc.a le- . trala-
M*-;indo o accantonandu le r.percussio-
n: ps;ch:ehe e mora'... oltre che fis.che. 
Je i ramb.ente soc ale su'T.ndividuo e li 
con.'l.zionanu n'.o e'ne ne provoca a tutti 
. l.vei:. 

Questa a^senza di un aggancio con
creto cctn ia realty ^ociale e con le leggi 
che ia rego'.ano. ha favonto quel tono 
rel.gioso e m.'taSs.i'o che percorre talvol-
ta il pen^.ero del Moivno («• da vedersi 
.! numero d. .Sriioln e Cittii a lui dedi-
eato). che afl.da - all'educazione pro-
gre>»iVa - .1 eonip.to. s toncamente :nat-
•ua'o, d: mutare le strut ture sociali :n 
modo pac.fic-o e controllato Che e poi il 
I m. 'e d. tn*:a !a pubhlc is ' .ca pedago-
2.ca e M)I' (i oc <• i amer.cana ed ocei-
tientale d 5.1 u t.n:. qaaranta ann: 

Giovanni Lombard*! 

< : Marv L. N'r.rllnvnv ^ocrft'irtTia icnla-
rt:ca, Ln Nim\.i H.iha Krlitrirr. Fironzr . 
: *^?. lire sv> 

A marzo il Convegno nazionale indetto dal SNASE 

Ogni anno 20.000 maestri per 3.000 posti 
La Segreteria del Sind3cato 

^utonomo scuola elementare 
(SNASE) ha indetto un Con
vegno nazionale dei maestri 
non dt ruolo che si terra in 
Roma nei p n m i giorni di 
marzo. 

L 'awenimento riveste par-
t.coiare importanza anzitutto 
perche riguarda non meno dl 
100 000 maestri in ogni parte 
d ' l taha. ma soprattutto perche. 
proprio nelle prossime setti-
mane. in Parlamento npren-
dera la discussione sui progetti 
di legge che sollecitano una 
piii larga imnv.ssione di mae
stri nei ruoli. 

Di fatto. at tualmcnic la con-
diz.one dei maestri non di ruo
lo e diventata mo'.to grave 
ogni anno t i diplomano oltre 

20 000 maestri, mentre i posti 
liispombih non sono piu di 
:remila Dalla rnorm? difTe-
renza del'.e due c.fre nsulta 
evidente la lunga traflla che 
i neo-maestri sono costretti a 
fare per trovare una colloca-
z.one nella scuola: natural-
mente. i piu non la trovano 
a (Tat to. scelgono altre vie al 
di fuori della scuola o devo-
no umiliarsi a svolgere la loro 
attivitft per compensi i rnso-
n in scuole sussidiate. popolar: 
o m altre istituzioni parasto-
lastiche Quests, spesso. anche 
quando hanno dato buona pro
va delle loro capacity didattt-
che e cultural), superando uno 
o p.o concorsi. 

D'altra parte — stando an
che ai risuitati acqumt i dal

la ComTnujjone nazionale di 
indagine — la scuola elemen
tare avrebbe bisoono di esp~n-
dersi per far fronte ai reali 
bisopni sino ad assumere il 
carattere di scuola * tntegra-
tn - a pieno tempo, l.a situa-
zione e quindi matura perche 
i problemi dei non di ruolo 
vengano senamente affrcntati 
e risolti anche sulla base dei 
progetti di legge che stanno 
trovando in Parlamento ac-
cooUenza attenta 

Con il Convegno nazionale. 
i non di ruolo si propongono 
di sollcvare il problema di 
fronte a'.l'op.n.one pubblica 
italiana. come problema non 
settonale: !e loro nchieste in
fatti coinodono con la neces
sity di una riforma generale 
della scuola dcli 'obbLgo. 

Per la riforma 
democratica 

dell'Universita 
H 10-11 ftbbraio prossimi si 

terr."i a Roma. pies=o Ylstituto 
Gramsci, una nunione per di-
<cutere le nc=tre propo<te per 
la riforrm dell 'Universita e i 
problemi del movimento uni
versitario 

I In\ori avranno inizio alle 
ore 15.30 di mercoledl 10 e 
*aranr.o introdotti da un re
lazione dei compagm on Lui-
gi Berltnguer e prof. Gian-
franco Ferrett i sul tema: prr 
una riforma democratica dcl-
I'L'nu'crsud. 

Perche la Bibbia ~ Nel seilore medio superiore non esistono scuole statall: 

si pagano ai privati retle di 140-180 mila lire — Solo il 20% dei licenziati 

dalla «fascia» dell'obbligo (5-14 anni) consegue poi la maturita 

TEL A V I V , febbraio 
Alcuni erroneamente ritengono che il giovane Stato d'Israele 

sia socialista, perche di esso e nota soprattutto Voriginate espe~ 
rienza del kibbuz, I'azienda agricola collettivistica creata dai 
pionieri del sionismo. In realta, dei 2.300.000 abitanti, solo SO.000 vivono nei 
kibbuzim, isole socialiste che jra crescenti dijficolta sopravinvono in un paese 
capitalistico accerchiato da nazioni nemiche e ancorato economicamente e 
politicamente a grandi 
potenze straniere, in pri
mo luogo agli Stati Uni-
ti a"America. E' ovvio che 
le profonde contraddizioni 
della sociela israeliana, ca
pitalistico via con frange so
cialiste che esercitano tutto-
ra un yrande fascino. europea 
in origine ma ora in fase di 
rapida trasfonnazione levan-
tina, si riflettano anche nel-

-Varganizzazione della scuola. 
che ouunque costituisce un 
elemento indicative del gene-
rale livello civile e culturale. 
Le strutture e i programmi 
della scuola israeliana. che so
no il risultato di una ininter-
rotta e a volte coraggiosa se-
rie di esperimenti durante i 
15 anni di indipendenza. co-
stituiscono un insieme di vec
chio e di nuovo, di conserva-
zione e di progresso- L'istru-
zione e obbliaatoria dai 5 at 
14 anni. impartlta in scuole 
statali e gratuite. Israele e 
forse I'unico paese che abbta 
decretato robbligatorfetd, ol
t re che del servtzio' tnilitare 
per le donne, anche della fre-
quenza della scuola materna 
per tutti i bambini di 5 anni. 

Per I'istruzione media supe
riore di tipo generale, dai 14 
ai IS anni. non esistono scuo
le statali. Le famiglie devono 
ricorrere alle scuole private. 
che esiuono rette annuali che 
variano da 140 a 180 000 lire 
italiane 71 ministero della Cul
tura I'riferi'ierie solo con con
tributi e borse di studio, per 
sfdbilire i proarammi e per 
dirigerc gli esami di maturity. 
it cut diploma, per Valto costo. 
liene conseguito solo da un 20 
per cento degli alunrii iicen-
ziati dalla scuola deH'obblifjo 

Le clnssi. con eccezione del
le scuole religiose e di lingua 
araba. sono generaimente mi
ste: ma. come in Italia, ristru-
zione professional per le fem
inine si hniita nll 'eronomia do-
mestica. che eswe un minor 
patrimonto di aitrezzature 
Solo nelle scuole dei kibbuzim 
ed in qualche scuola privata 
pilofn la coeducazione e tofale 

La politico 
del MAPAI 

Per assicurare al partito dt 
maggioranza (il socialdemo-
cratico MAPAI) la costanle 
a'.leanza dei partili rcligiost 
reazmnari. ti governo finanzia 
integralmente le scuole dello 
obbliao a mdirizzo reltgioso 
(frequentate dal 24^ degli 
alunni ebrci) ed ha mtrodotta 
nei programmi d: time le 
scuole di ooni orduie e grado. 
a partire dalla seconda ele
mentare, qnattro ore settima-
nalt di studio della Bibbia 
Esso giustifica tale prowedi-
mento con la urgente neces
sity di accelerare I'mtegrazio-
ne nazionale. culturale e lin-
puistica attraverso lo studio 
del hbro che e il testo clas-
sico delle comimi tradizioni 
rehoioje e siorichc e della 
lingua ebraica Effettivamente. 
in questo piccolo paese. dove 
nel giro di porhi d^cenni da 
tutu i conlineufi sono atflui-
fi ebrei dai piu svariati en-
stumt. che parlavano non ni<* 
no di setianta hngue dirersc 
e ignorarano lebraico. alcuni 
co'ti e professionalmente qua-
h^icati, a i m pr i r i di un rne-
stiere raltrfo per un paese 
moderno o pcrsmo analfabeli. 
il problema delta lingua, co
me quello dell 'istrurione pro-
fessionale, mdustriale e agri
cola e determinante 

Per rifolverr entrambi i 
problemi. le forze delta *cuola 
non *nno sufficient! Ad es*n 
a arJtancano ah enti locall. le 
as*oriaz:om di massa e il oo-
rerno che ha istituito — ad 
esempio — gli Ulpamm (Sin-
di). corsi acceleratl per adulti. 
di Itnoua e di cultura genera
le, della duraia dl 5-6 mesl, 
svolli in appositi pensionati. 

ore il recente immigrato e 
gratuttamente ulloggialo e 
mantenuto. Una yrande scuo
la di lingua ebraica e di pre-
parazione professional e Ve-
sercito, nel miulc derono pre-
stare servtzio dai 24 at JO mesi 
tutti i giovani di umbo i sessi 
dai IS ai 20 anni. 

II rapido processo di indu-
slriulizzazione ha unposto ad 
Israele I'esiyenza di ini^iare 
I'istruzione professional (con 
12-14 ore settimuuali fra teo-
ria e pratica) gia nel settimo 
anno di studio. Corsi preserali 
e serali - per Ia yiorenti'i ope-
ruia - mteprano I'istruzione 
primaria degli immigrati di 
eta inferior? ai 18 anni prove-
nienti da paesi arretrati quali 
I'lrak, lo Yemen e il Nord 
Africa. Tali corsi. come altri 
serali per adulti e le normali 
scuole professionali biennali 
per t giovani dai 14 ai 16 anni, 
yestiti dai comuni e sindacati. 
sono in parte finanziati dalle 
retle pagate dagli studenti 
stessi. 

Per eliminate gli inconve-
nienti. riscontrati anche in Ita
lia, della legge per I'appren-
distato, il ministero del Lavo-
ro alcuni anni fa aveva intro-
dotto a litolo sperimentale, a 
Tel .4rir, la cittd piii indu
strial, un interessantc siste-
ma detto - sandwich -. che 
diede risuitati assai positivi, 
ma si dovette poi sospendere 
per Velevato costo e I'eccessi-
va quantita di personale ne
cessario I giovani lavoratori 
delle aziende, avvicendandosi 
a gruppi. eseguivano per ire 
mesi conseculivi il loro lavo-
ro a tempo pieno e per altri 
fre mesi — esonerati dal la-
voro — frequentavano classi 
speciall dl un istituto profes
sional. Cost ogni posto di ap-
prendista era utilizzato da due 
ragazzi, di cui uno sempre a 
scuola e I'altro sul lavoro 

I kibbuzim dispongono dl 
.tcuo'e propne. impostate se
condo i principi ideologici del 
partito che gestisce il kibbuz 
e il tipo di produzione agri-
cola di questo I rarjazzi le 
frequentano fino a 18 anni: 
vera a partire dai 14 anni de
vono gia lavorare alcune ore 
al giorno, per ricompensare il 
collettivo delle spese sostcnu-
tc per la loro islruzione. Al 
kibbuz ' Can Shemuel -. da 
me visitato. la scuola possiede 
una sua azirnda agricola, ove 
all scolari cominciano a la 
vorare nn'ora al giorno a 
partire dai 7 anni per acqui-
sirr la consai>ciolez:a del do-
verr di parteciparr al pro-
cr«;o produttivo della comu-
r.ita 

Lo spirito egahtarto del 
kibbuz. i franchi rapportl im-
prontati ad una critica aperta 
fra gemtori e fiali e fra in
segnanti ed alunni. che sono 
tutti • compagni • (havenm). 
Vambiente collettinsnco che e 
aia di per se un potente fat-
tore educaliro, Valto livello 
della intensa rita culturale 
rendono la scuola del kibbuz 
un'istituzione di avanauatdia 
Una ps\coloaa israeliana mi 
atvicurava che nel kibbuz non 
<i rrrificano mni atti arari di 
delinquenza minorile e rans-
*;mi sono i casi d: raonzzi dif-
1ci!r o snrVrenfi di complessi 
e frwtrnzioni 

S'ei kibbuzim dei parfm so-
riahsti I'educazione scolastica 
e familiare e Tioorosamente 
laicn; Tigorosamenlc religiosa 
e inveee in quelli dei parrifi 
orfodossi. che si richiamano 
ilia ttretta osxerranza del 
culro 

Pure nella scuola sono pre-
senli le discrimination! che il 
aorerno israelmno esercita net 
confront* dei 2^0000 cittadini 
arabi. m applicazione delle 
'eagi - per !<j <ticurezza dello 
Stato -. che limitano i dirifti 
cirili e politict deoh arabi ed 
ctasperano i rapporti inferni 
ron p.'i ebrei e quelli esterni 
con i pacsi confinnnti 

Se e vero che in Israele, ad 

esempio, la percentuale di 
analfabeti e di tracomalosi 
arabi e inferiore a quella 
della Ginrdunia. della Siria o 
dell'Euitto. uoiidtmeiio i ser-
vtzi sociali che lo Stato Tiiette 
a disposizione dei cittadini 
arabi sono di lirello uetla-
iiieiite inferiore a quelli per yli 
altri israeliuui. Fuiizionaiio 
.scuole statali dell'obbligo in 
lingua araba. Ma se gia in 
quelle in Iin(/ua eoraica pli 
insegnanti sforniti del pre-
scritto titolo di studio rag-
yiunyono la percentuale del 
20^, nelle scuole arabe fale 
percentuale .sale al 75Tc Gli 
studenti arabi iscritli nelle 
scuole medie superiori nel 
IU62 ammontavano a soli 1250, 
non solo perche la maggior 
parte delle famiglie non pud 
pagare le rette elevate, ma 
anche pcrchf', una volta otte-
nuto il diploma, assai diffi-
cilmentr il giovane arabo vic-
ne assunto vegli uffici statali 
o in grandi aziende private. 
Di essi solo il 4-5*0 supera 
Vesamc di maturita, anche 
perche sono preparati da una 
scuola particolarmente sca-
dente. 

Gli arabi 
discriminati 

A Tiabeh, cittadina muiul-
mana nella zona di Natanya, i 
compagni arabi mi informaro-
uo che la scuola dell'obbligo 
conta circa WOO alunni. quella 
secondana solo 130 e deplora-
vano che nei programmi per 
le loro scuole il ministero 
abbia ridotto intenzionalmen-
te lo studio della storia e della 
Ictteratura arabe c perscgutti 
gli insegnanti che in claste 
parlano della lolta degli ara
bi israeliani per Vuguagllan-
za, lotta assai dura e difficile. 
che ha come alleati gli strati 
piii progressivi degli ebrei e in 
prima luogo i comunisti. 

I kibbuzim non accettano 
come loro membri i giovani 
arabi: Vevasione dall'obbligo 
scolastico e del 5 ^ per i ma-
schi arabi. del 50*7 per le 
femmine: gli studenti arabi 
nelle ire grandi e celebri uni
versita di Gerusalemme. Haifa 
e Tel Aviv ammontano a meno 
dell'lr",, mentre il nucleo ara
bo costitnisce il 10*; della po-
polazione israeliana 

La scuola israeliana riceve 
pvtenti autti dall'estero. Gli 
studenti d'Israele piu di una 
i olla hanno protcstato che 
troppc targhe bronzee o mar-
morec affissc nelle migliori 
loro scuole stiano a ricor-
dam di continuo che essi 
devono dir grazie a tanti » zil 
c zic amcricani ~. A New 
York si rlaborano pianl ml -
la scuola in Israele piti 
ambiziosi di quelli discussl 
nel Parlamento di Gerusalem
me Ad esempio, recentemen-
te Vamericano 'Israel Edu
cation Fund • ha programma-
to, soprattutto per le zone di 
nuovo sviluppo come il Xe-
gher. la preparazione di 5 000 
nuori inseonanti e la costrn-
zione di .S> scuole per I'mfan-
zia. J1S scuole primarie e se-
condarie. 2.1 biblioteche e 150 
laboratori scientifici 

Le vie dell'imperialismo so
no mime rose: oltre che con la 

.conquista del mercato. anche 
con il dono interessato di scuo
le i capitalist! americani, con 
I'apnoggio della socialdemo-
crazia israeliana. condiziona-
no ai loro fini lo sviluppo eco
nomico di Israele e la prepa
razione ideologica e culturale 
dei TUOI quadri. alimentano la 
tension? nel Medio Oriente ed 
impprfurono che diventl real' 
to per gli itraehani, come per 
gli arabi. la dolce parola del 
loro saluto. shalom. che si-
pnifica pace. 

Giorgina Arian Lovi 


