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Mentre il governo si oppone alia discussione parlamontare i 

» II «piano Gui 
alia chetichella 

d i e fatirose trallalive rnn cui i purlili 
del ccnlro-sinistra slunnn sfnr/ariiliisi 
di rabherciare alia meglio In scon-

quassala navirrlla del giivenm Moro. il 
«piano di sviluppo della sruidii » prcscn-
lalo dal minislro Cul e indiihliinmcnle lino . 
dci nodi politic! plu involuti e <li pin ur-
dua soluzione. Di qui la rilmiaii/u del go-
"f"10, «d impegnarsi in Parltiiucnln in un 
diballilo di fondo sullo stalo, le nori-sMl.i 
iinmediale e le prospellivc future della 
Bcuola nazlnnulc: da mi ilihallilo di lali 
proporzioni Iial2crehl>c etidente l.i susi.in-
*a ennser valine e per mnhi inprlli rea/io-
naria degli indirixzi di politica snilmliij 
clahorati, per conto del gruppo dirigenlc 
doroleo della DC, dall'alluale ininiMro del
la puhbliea islruzione, e purlroppn nee-
pili prcssoche immutuli nel progr.iiiiiua 
quinqucnnale di sviluppo eeonoiniro. die 
rcca la finno del sun cnllega al llilaniio, 
on. Pieracrini. • 

Lo scbglio della sruohi pi>ln-lil>i> inter-
rompere ana scrondn volla, o forse amor 
pill dramiualieaincnlc elie nel corso dell'ul-
limn crisi, la nun farile uaiiga/ione di 
Moro o dci stini collalioralori. K' quimli 
nlihastan/a noturale die tssi fut-i-iiiun di 
lutlo per evilarlo. II n piano Gui » e orm.ii 
slali) presenlalo al Parlatnenlo da jinienlii 
mesi: ma, non a caso, non *.i e aiu-ora riu-
scili a diirulerlo, • nulgrado la mo/inm-
prcsenlata alia Camera dal gruppo rouiu-
niila e gli ampi riferimenti tin- vi lianno 
falto in Senato, durante la lerenle discus
sione sill Itilnmio, i senalori ilel PCI. 

La tallica del governo appare iliiaraiiwii-
le Icsa ail evilnre ad oicni roslo mi ililwl-
tilo gencrale sill « piano i>, |»er awiarlo ad 
attua/.ione nel modo pin Mmiinnr, quasi 
alia chelichella, atlraverso il varo di iin.i 
sen© di provvcdimenli selloriali preseniali 
non come parti esscnzinli di un diiegno or-
ganico, nia come provvcdiiuenti di einer-
genza imposti da urgen/e imlilazionaliili. 
Una similo tallica dovrchbc, nei propositi 
del governo, c re a re. le enndi/ioni per agfii-
rare e confnndcrc le queMioni di piineipio 
e per surprendere la vigil.iuza degli nv-
\ersari, o quanio meno per far apparire la 
lorn opposi/.ione como preeoneella e spio-
porzionala-alrenlila reale ilei piolilemi. 

E l in ipie«lo opinio die <"• Mala prr-
senl.ita alia Coiiunissioiie iMrii/ionc 
ilel Sen.ito, in »ede reili«ciilc, hi pro

posla goverualiva num. 812 per Cistim/ionc 
di un lilituin tecnico per xegrclnri e cor-
rispmulemi in lin/me esiere 

Tale proposla si ispira ad una enure-
zinnc inac(ellal>ile dei rnpporli tra eullura 
o [trepara/.ione leciiico-professionale. .Men
tre si prcBcnin con prelese di moilernitii e 
di ade^uainentn ai tempi, volenilo appari
re rmni! da null altro mossa die dalln him-
na volonta di offrire uno SIKKIO adepiialo 
o ragionevide per lo Icgillimc ntlese di 
migliaia di giovani, in realla quesla ini- • 
ziativa ripropone e aggrava la tradizionalc 
distinzioue classista tra la smola per i su-
hordinati e quella per i diripenti, rili.i-
denilo il priueipio reazionario ftccouilo eui 
alia istru/ione profen^ionale sono atsegnali 
rompiti di prcparazione a marnioni pura-
uicntc eseculive. alia i.«lruziotie Iceniea rom
piti di prcparazione a fun/.ioni inlermedie 
di conretto, re.iiando di fallo ri;er\alo al
ia istruzione lireale il compile di prcpu-
rare coloro che dovranno ricoprire funzio-
ni supcriori di dire^ione. 

A una simile rnnre/inue, tipiramenle 
classista, i couiuuisli lianno tin tempo con-
trapposto I'idea di una strultiira seotdsiir.i 
ben altrimenli demorralira. K«sa si e cmi-
crelala nrlla presentazione di un disezun 
di legge (n. I')6l), die propone la elimi-
nazinne di ngni diaframma Ira i vari lipi 
di islruzione Icrnieo-profe^sionale c pli 
allri seltori srolastiri. Cio non esrlude 
sboccbi profegsionali ai vari livelli, ron la 
nercsgaria Bpcdalizzazione. ma li arlirola 
inlorno ad nn asso rollurale imilario. La 
istruzione Icrniro - professiouale insomma 
dovra essere impanila in uu'iinica seuola. 
della durala di cinque mini: I'alunno atlra
verso qucsta seuola potra conscguire I'acces-
•o alle facolla universitarie. 

E* in noma di qucsto ideale democratico 
che i comunisti si Bono proniinriali conlro 
le atluali strultiire deirislruzione profe^«io-
nale, nonrbe conlro gli orirniamrnli go\cr-
nativi cbc lendonu a perpetuarle, fin dal 
tempo del diballilo in seno alia C.inntni%-
atone (Tinrfngine sulln scitnln II rifiuto della 
proposla di legge govcmali\a c per i co
munisti un alto di limpida rnerenza. 

M a la queslione di fomlo e pfu generate, 
e Irasrende i termini del problema, 
pur imporlantissimo, della rollorazio-

ne dell'istruzione ternico-profecsionale nel 
noslro ordinamenln srnlastico. Si Iralla, in 
•nttanza, di una queslione di principio an 

die sul piano politico. Sc la sua mano\ra 
dovesse riuscire, il governo avrcMic di falto 
crealo un precedentc decisivo, a eui ridiia-
uiarsi in mille nllri rasi: la sua tallica • Ji 
graduate appliea/ione del « Piano Cui » sa-
rebbe umcialmcnlc aeeellala e legillimala. 
DaH'islilulo lecnico si pa.sseieldie. per la 
slessa via. a lull! gli allri seltori deirislru
zione.' Dalla seuola inatcrna all'imiversila, 
tullo sarebbe sislemiito alia dielidiella, con 
una serie di leggi P leggine selloriali: ma-
gari alluale e poste in esseie. come la pre-
senle, a colpi di circidari minislcri.ili, piim.i 
ancora die il Parlauiento si<; Mdlo iu\estiio 
didle questiiini. 
• La manovra e quaulo mai insidioHa, per

du- il punlo d'ullarco e 3tato scello con 
grande av\cdulezza. Migliaia di ginvani de. 
gli Islituii profe.ssion.ili per il commercio 
atlendono da anni una uuova piu eiinfaeen-
le valulazione dei loro studi: vo^liono un 
diploma die non sia piu un semplice alle-
stalo benza valore pralieo, ma un lilolo re-
golarmenlp rieounsiiuto per I'acce^o agli 
sludi supcriori. alle Aceademie iiiilitaii. al
le carrieie dello Slain. \ queale c-i^cn/c e 
venulo incontio, in modo par/iali^imo e 
del tullo iuailegiMlo, il disecno di leuge nil-
mern 727, reieulemente appio\.ilo alia Ca
mera, ielali\o al riconosciiiicnlo dei di|do-
nii di qualified degli Isljiuli profe<;>iouali ai 
(ini diiriiiiiiiiihsionc ;n| alcuni pulililici <on-
coisi. \ i gioiani e <l.ilo Litlo iulendeie die 
per rcali/zare lino in fondo le loro aspira-
/ioni non piio esserci allra via die I'iMiln-
ziniie del nno\ii Uliiulo Tecnico. 

In tal nioilo i| UOMTIIO pensa di aver 
crealu iiiliniin alia >.\i,\ ini/i.iliv.i un VJMO 
eonsenso di inas^i (;ii inlercM e b> speian-
ze dei giovani e delle loro fnmiulie sono 
slali strumcnl.ili/./ali c asMiuli a prelolo di 
una manovra poliliea, di cui dillii ilmcnle 
gli inlerrssali possono valuiarc tulla la por-
tala reazionaria. K cbi si opporr.'i verr.'i ail-
iliialo come iusensibile ai bisogni degli stu
dent!, e niossn dn dins.*! ipiali biedii pro-
posili. -

I I governo e cosi fcrinamenle deei«o a 
procedere, c cosi siciuo del Mim-'ii. 
die non si e nemmeno data la pma di 

salvare le forme. II mini-lio della |iulddira 
istiu/ioue inf.illi lia disinvollaiueiile d.Ho 
per approvata la legge. e .in/i Ilia »i."i mes-
sa in eseciizinne oun.ii da pirecdii me-i. 
La legge, ad e«cmpio, slaliili<ce .illail. I> 
die ii gli orari ed i prugr.inmii d'in-r-ii.i-
menlo. nondie le prove ed i |iio<;iammi di 
esamc di altilila/ioue per gli aliuuii amines-
si a fiequenlaie, snninnn sl.diilili. con fili 
opporluni adallamenti, con detrelo del mi' 
nisini della puhbliea istru/ione». « S'orim-
in>»: ma in realla lo sono gia stati da tem
po. e sono slali diramali alle anloril.'i scola-
stidie e alia slampa. In fnrza di tale nnli-
cipata applieazioue di una leg^e aurora d.i 
fioltoporre aH'csame dei legitlatoii. si <imn 
gia iscrilli alia qtiinln elasse speciale, a par-
lire dal Ic ottobre V)(A, hen 2.500 Mudcnli: 
ce nc inform;!, con tullo eandore, il rela-
lore sen. Zncr.iri. 

Per roprire rcnormila per[ielrala. Tail I 
sanrisce un*ulleriore c pin grave enoriuila: 
I'isiiluzione della nuova si uola e aiiiori//a-
ta a a deeorrere dal I. ottohre I'Mi I •>: la leg
ge, cioe. avra carallere rclro.illivo * 

Alia base di lutlo e'e eviilenlemente un 
allf);giauicn!o uei cnnfriuiti del Parlauiento, 
il quale, nulgrado la molta re tori en ipocri-
tamente spesa per riroiuisceme a parole le 
funzioni. e di soslanziale dispnv/o. Lvidcu-
lemenle, seeoudo le menli minUtci i.ili. il 
Parlamento allra fiui/ione non dovrehbe 
avere die di premiere alto dci f.itti coinpiiili 

M a si Iralla di conti senza l'i>>-li'. I 
natori comuni-li e del PSH P. die 
tempo lianno invano rirliieflo una di

scussione gencrale c approfomlila del « Pia
no Cui n. alia quale il governo si e si<lemati-
eamentc Boltratlo, sono ben derisi a oppor-
si alia manovra. K««i lianno pertauln richie-
slo die il disegno di legge venga rimesso al
ia sede referenlc, c quimli all'Assemhlea. Al
io scopo di non creare inlralri o rilardi alle 
lepitiime aspetlalive dei giovani degli isli
tuii professional!, i srnalori eomunisli lusi-
sliuio perrbe la discussione della legge ah-
bia luogo con ngni possihile celeril.'i. e si 
dirhiarano fin d'nra disponihili per quanio 
li riguarda. II provveilimenlo cite usrira dal 
diballilo sara in lal modo una cosa ben di-
versa dalla leggina d'emergenza die il go
verno prospellava: sara il frtillo di un esa-
me di fondo sullo stalo, Ic necessila urgenli 
e le pnispeltive di sviluppo ilella seuola ita-
liana. Hd c augurahile die shocrhi in una 
rhiarifirazioue drfiniliva susli orirnlamenti 
da seguirsi per I'ormai indiljzionnliilc ri-
forma demncralira cbc, ron la frtinla, non 
puo non inveslire anrbc lanta parte della 
nostra sodeta civile. G i o r g | 0 P | o v a n o 
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Interrogazione del PCI sul la 
situazione nel la seuola dell 'obbligo 

l compagnl onn Pic-
ciolto. SeronU Sclontu 
Bronzuto. Uluminati, Lui-
gl Berlinguer, Laperfido. 
Glorglna Avian Levi. De 
Polzer, Dl Lorenzo hanno 
presentato al mlnlslro del- . 
la P.J. Gui la segnentc 
interrogazione su alcuni 
fra i piu pr^ssanti pro
blem! dcjfa - seuola del-
lobbligo • (elementare e 
media): 

. 1 sottoscritti chiedono di 
InterroRare il Ministro della 
pubblica istruzione. per sa-
pcre: 

a) se, a scguito del pro-
getto di legge approvato dal-
r v i l l Commissione della Ca
mera per I'abolizione delle 
gradualorie e delle classi se
parate nelle scuole elementa-
ri, non ritenga di dover subi-
to Impartire istruzioni perche 
nella seuola media unitlcata 
per I'anno scol.i>tico IUfiS-66 
non si adotti lassurdo c n t e n o 
delle classi sop.ir.ite. cosi co
me e stato fatto illegalmente v 
nel corrcnte anno: 

b) se non intends annul
a r e le istruztnni tmparlile 
per I trasfenmenU di profes
sor! Iltolari di caltedre |n so-
prannumero, che, a parte la 
•vMcnU violazionc delle nor-

me vigenti (articolo 7 e arti-
colo 8 del regio decreto del 
27 novembre 1924, n 2367, e 
articolo 19 del decreto del 
Capo prowisono dello Stato 
del 21 apnle 1947. n 629). 
rappresentano un altro ele-
mento di confusione e di tur-
bamento e dimostrano che 
non esiste volonta alcuna di 
affrontare coraggiosamente il 
problema degli organici. con-
dizione fondamentale per da
re. in tempi di riforma. sta-
bilita alia seuola e tranquil-
lita agli insegnanti: 

c) se non tntenda. per glj 
stessi motivi, annullare le 
istruzloni date con la circola-
re del 4 febbraio 1965. n 2432. 
che toglierebbero I'impiego. 
nspetto al 1962 63. a ben 25 
mila insegnanti. proprio quan-
do il Parlamento sta discuten-
dn propn«te di legge per la si-
stemazione di maestri idonei 
e promo>>i. se non ritenga piu 
giusto stabilire che il numero 
massimo di allievi per ogm 
classe non debba superare 25. 
per il nspetto dei piu cle-
mentari principl didattici e 
pedagogici. anziche porre In 
modo cosl burocratico la me
dia di 25 allievi per inso-
gnante: 

d) se non ritenga opnortu-
no, proprio alio scopo di ga-

rantire la massima stabili!a 
alle scuole statali elementari 
c mcdie. rendere le nomine 
per incanco a tempo indeter-
ininato; 

e) se abbia valutato le dif-
ficolta. che creeranno le istru-
zioni di recente date per IVti-
tuzmr.e delta seuola media 
unincata nei p;ccoli eomuni. 
istruziom re^lrittive e tali da 
rivelare <o|tanto la preoecu-
nazione di non ledere gli in-
teres>i dell t seuola privata; 

/> quali risultati abbia 
avuto in :-ede di apphcazione 
la legge Codignola-Fusaro per 
gli insegnanti di mnterie sa-
enficate e in particolare quan-
ti posti di segretena siano sta
ti ocrupati e quanti ne riman-
gono scoperti e, datl i limitl 
della legee. quali misure in
tend.! prendcre per garantire 
i suddetti insegnanti; 

G» se mfine awerta I'estre-
mo disagio di tutto il mondo 
della seuola. che. in nttesa di 
provvedimenti organici. si tro. 
va di fronte a leggine. circo-
lari e ordinanze, che aumen-
tano la crisi e aggravano le 
condizioni del personate, e se, 
per rendersi conto dello stato 
reale della seuola, non Inten-
da promuovcre un ampio di-
battito sul piano in tutte le 
scuole d'ltalia-. 

Federlco Zuccari: « l Giganti > (« Inferno », Canto XXXI) 

la seuola 
L'articolo di Gennaro Barbarisi 

(((Hanno reso Dante un 
poeta insopportabile»), pubblicato 

< sulla pagiiia della seuola 
di venerdi scorso, ha suscitato 
notevoleinteresse fra i nostri 

lettori. II discorso, che investe la 
grossa questione dell'insegnamento 

dell'italiano nei Licei, merita 
di essere ancora approfondito« 

La compagna 
Bruna Martinelli Coridati 

interviene oggi •, sull'argomento 

Le ragioni di Dante 
l o c r e d o c h e s ia n e c e s s a r i o t o r n a r e su l d i s c o r s o c o m i n c i a t o d a B a r b a r i s i 

su VUnita de l 26 f e b b r a i o a p r o p o s i t o d e l m o d o di l e g g e r e D a n t e n e l l e s c u o l e 
II p r o b l e m a e g r o s s o : e, a p a r e r m i o , s e lo a l l a r g h i a m o a l l e l e t t u r e s c o l a s t i -
c h e in g e n e r e , il p r o b l e m a f o n d a m e n t a l e d e l l a n o s t r a lo t ta c u l t u r a l e o g g i ; e d 
e g i u s t o i m p e r n i a r l o su D a n t e , n o n s o l o p e r c h e e q u e s t o u n a n n o d i c e l e b r a -
z i o n i d a n t e s c h e , m a p e r la p o r t a t a d i q u e s t o p o e t a , p e r l a s u a c a p a c i t a di 
espt imere, con rnuturila clefinitiva di un'opera di poesia. la nuova rcalta, il capo-
vul^imento di valori crealo dal pensiero cristtano. Sono d'accordo, dunque, coll'idea 
cent rale dell'articolo del Barbatisi: per vedere fino a che punto l'opera di Dante ha 

la posstbilita di penetrare e operate ne l la nostra vita culturale, noi abbiamo un 
punto di r i fe i imento fondamentale, ed e la seuola. Vediamo cosa capiscono di Dante 
i nostri scolari. cosa rimane nella loro mente . e sapremo se vi e la possibilita che 

entti e circoli nella nostra cultura nazionale quel la particolarissima caratteristica 
di Dante, il dominio della materia, il non farsi mai trascinare dal le immagini al 
di fuori di cio che intende esattamente esprimere, di non farsi mai allcttare dalla 
passicue a divagare nelTapprossimato; quel suo or^oglio fiiovanile. quel suo nppas-
passionalo rivolgersi al let-

i f 

Perche dimenticano 

la seuola serale 
lore perche ascolti. capisca 
e operi. 

K veramente . i nsultat i 
cli unMndagine di questo 
tipo potrebbero essere sco-
taggianti Basti pensare 
che i nostri programmi di 
latino richiedono solo la 
lettura di opere del perio-
do classico. l'eta di Cesa-
le e di Augusto. E' perfino 
una cosa difficile da crede-
ie . se appena ci riflettia-
ino: si continua a dire che 
i raga/zi debbono conoscc-
re il latino per capire la 
civilta italiana, e si e sc lu -
de dai loro studi proprio 
quel latino dal quale e de-
rivata la parte essenziale 
della civita moderna. il la
tino cristiano. la lingua che 
atlraverso una secolare 
maturazione ha espresso la 
civilta nuova. la civi lta 
cristiana! Que.sto opera un 
taglio di circa otto secoli 
di storia: e da questo abis-
so sbucano fuori, in modo 
rerto incomprensibi le per 
i raga7/i. la letteratura ita
liana. e il suo piii comples -
so rappresentante. come 
un fungo senza radici! Si 
puo faci lmente immagina-
re con quale inaudita ridu-
zione del le sue possibilita 
di parlare e di farsi Ca
pire. 

Eppure, un a l t io aspet-
to della quest ione mi pare 
forse piu importante: dob-
biamo renderci conto che 
ogni r innovamento reale 
del nostro insegnamento e 
difficilissimo. Anche su 
quelli di noi che hanno 
potuto usufruire al massi
mo del le istituzioni scola-
stiche e culturali che la no
stra societa ci offre ha ne-
gat ivamente pesato quel lo 
che il Mehring chiamava 
< il dogma impudente > 
del le classi dominant!, se-
condo cui al le masse non ' 
potrebbe mai giungcre il 
pieno splendore delTarte, 
ma tutt'al piii alcuni f u g -
gevoli raggi della sua lu
ce. Questo dogma, scrive-
va il Mehring, potra reg-
gere finche vi saranno 
classi dominanti: si regge 
ancora, noi diciamo, su 
questo; ma intanto, la 
mancanza di un completo 
circolo culturale, la asfitt i-
ca ristrettezza di questo 
circolo. rende i m p o s s i b l e 
anche a quell i che ci si 
pos?ono avvic inare la pie-
na comprensione dell'arte. 

N'oi di questo dobbiamo 
essere consapevol i , perche 
conoscere i propri limiti e 
necessario per potersi util-
mente muovere: dobbiamo 
capire che il fatto, di cui 
s iamo vi t t ime, di avvici-
narsi all'arte in posizione 
di privi legio la deforma ai 
nostri occhi. c e la rende in 
parte incomprensibi le . Noi 
dobbiamo tendere a che 
I'arte diventi * quel lo che 
per sua natura d e v e e s - e -
re, un bene primordiale 
dell'iimanita ». 

Ecco da dove bisogna 
partire per rinnovare: c o 
me si puo credere di poter 
continuare a *• impartire > 
ai ragazzi una cultura pre-
fabbricata dagli esperti e 
predigerita da noi? No! as-
s ist iamo tutti i giorni al 
sohtario rapimento del 
professore in cattedra: e i 
ragazzi non capiscono, non 
si st-ntono penetrati , si sal-
vano isolandosi in ironico 
o merte distacco. Quanti 
profession si rendono con
to che leggere in classe un 
canto di Dante significa 
metterc in discussione d a -
vanti a tronta ragazzi la 
propria prcparazione, la 

propria capacita di capire 
e far capire quel poeta? Si
gnifica scuoterli e provo-
carli fino a che si sentano 
corresponsabil i: diamogli 
strumenti e mctodo per 
capire, ed e emo/ ionante 
vedere quali sugger iment i , 
quali osservazioni , quali 
capacita di leggere abbia-
no i giovani. 

Ecco perche ogni m a -
nipolaziyne di program-
mi mi lascia perplessa: che 
il '700 debba essere svol-
to nel secondo o nel terzo 
anno, r u m a n e s i m o nel se
condo o nel primo... e pro
prio c o m e illudersi di aver 
piu spazio disponendo d i -
versamente gli stessi m o -
bili in una stanza stretta. 
E allora? E allora comin-
ciamo col non commette-
re sbagli: lo studio di Dan
te e forse Tunica cosa se
rin che si puo fare pei 
l'italiano al Liceo. l 'unico 
autore che i ragazzi pos-
sano capire perche ne l eg -
gono abbastan/.a per capir-
lo. E*. o puo essere, un 
csempio di metodo; puo 
far capire ai nostri ragaz
zi la differenza — ele
mentare ma, dato il carat-
tere del la nostra seuola. 
per loro incomprensibi le 
— che e'e tra il conoscere 
un autore perche lo si l eg 
ge. e il conoscere un auto
re perche si ascolta un ta
le che ne parla: non po
trebbe questo servire a 
metterli in guardia dal le 
contraffazioni? 

E Dante 6 anche, nono-
stante quanto dice il Bar
barisi. un autore che ai ra
gazzi arriva, tale e la sua 
forza. anche se letto e sp ie -
gato malamente: le sue 
contraddizinni, la sua for
za. lo scoppio dell'ira nel-
l' invettiva, l'ironia feroce 
e il sent imento appassio
nato, la rozzezza e perfino 

. la volgarita di certi suoi 
moment i : quel lo s t i le — 
quella violazione di tutti 
gli stili , direbbe Auerbach 
— dove il m o v i m e n t o po-
polare si lega con super-
ba unita e novita al m o v i 
mento di tono e l evato e 
so lenne — son tutte cose 
che i ragazzi capiscono; e 
chi sa se noi abbiamo nel
la nostra letteriilura un 
poeta altrettanto caparbia-
mente deciso a farsi inten-
dere. altrettanto s icuro 
della sua ideologia, al tret
tanto impegnato in essa. 

Certa e una cosa: e nella 
lettura che noi facciamo 
coi giovani , che di f r onte 
ai giovani control l iamo. 
che noi possiamo trovare 
la forza di rinnovare la n o 
stra conoscenza di Dante; 
i professori del Liceo non 
possono limitarsi ad aspet-
tare i lumi degli esperti; 
qualcosa dj nuovo deve nn-
scere anche nel campo cri-
tico, che non puo mai e s 
sere dist into del tutto da 
quel lo pedagogico. dal la-
voro che essi fanno giorno 
per giorno. dal l ' impcgno e 
dalla sensibilit.-i con cui lo 
fanno. E c o m e si fara allo
ra a far « tu t ta > la le t te 
ratura italiana** Questo e 
un falso problema. nessu-
no la fa tutta (i buoni ma-
nuali son proprio li per es
sere consultati quando ca-
piti un periodo o un auto
re di cui abbiamo biso-
gno di saper qualcosa) . ma. 
allora. e megl io che il no
stro non fare sia piu con-
sapevole . e anche piu one-

sto: chi sa che non ne gua-
dagni la qualita del nostro 
fare. 

B. Martinelli Cordati 

Un gruppo di allievi dell'lstituto Industrial • A. Volta > di Napolj durante un'esercitazione 
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I URSS 
L'URSS sta aiutando o 

I si prepara ad aiutare la 
Birmania, I'lndia, 1'Etio-

I p i a , la Cambogia, ('Indo
nesia, la Guinea, il Mali 
e altri Paesi a costruire 

I una ventina di istituti, 
ove studieranno complei-
sivamente piu di quindi-

I cimila persone. I mag-
giori edifici gia costruiti 

I sono il politecnico di Ko-
nacry, che pud accoglie-
re 15 mila studenti, tre 

I scuole superiori di Algeri 
e un istituto tecnologieo 
a Bombay. 

I Nelle scuole dei Paesi 
afro-asiatici lavorano piu 

I d i trecento insegnanti so-
vietici, di cui 49 nel Gha
na. 23 nella RAU. 65 in 

I Algeria e 40 in India. 

UNGHERIA 

I II numero degli stu
denti ammesso quest'an. 

I no nelle universita un-
gheresi e notevolmente 
piu alto di quello del 

11964. I giovani che si 
iscriveranno alle diverse 

I facol ta sono. infatti, ven. 
ticinquemlla. In Unohe-
ria, come e noto, prima 

I della Liberazione esiste-
v i praticamente una so
la universita: quella di 

| Budapest, frequentata da 
poche migliaia di giovani 

I provenientl dalle classi 
dominanti. Attualmente 
gli Atenei magiari sono 
auattro. dislocati in va-
rie localita del paese. 
ma il loro numero e an
cora molto al di sotto 
delle necessity che sono 
^ndate crescendo di an
no in anno. 

* » • 
I Una iniziativa di gran-
' de interesse e che ha ri-

I scosso I'approvazione dei 
giovani e stata presa dal 

I Fronte popolare. il quale 
ha deciso di istituire 
commission) dl pedaqogi-

I s t i , medici ed ingegnen. 
al fine di aiutare i gio
vani — una volta termi-

Inata la scu a obbligato-
na di otto anni — nella 
scelta per il pioseg'u'-

drgli studi negli 
tecnici profesiio-

I nali o umaniotici. Con 
queste commissionl col-
laborano anche I geni-

I tori. 

I
scelta 
mento 
istituti 

Nel 1961-62, a Milano, 40 mila studenti su 46 mila fre-
quenfavano corsi privati - Solo il 2,2 per cento dei liceali 
proviene da famiglie operaie - Come superare le attuali 

barriere di classe 

fT noto, ormai, che il -piano Gui» non 
co MI pie, rt</uardo all'istruzionc profcssionalc, 
ncsiim pa^.^o auanti n.spetto alle criiicatisM-
riie indicuzioni contenute nella terza parte 
dtlta Relnzione della Commissione di inda-
liiiii1 \ullo stato e sullo M'iltippo drlla seuola 
Come ii rieorcierri. j corrniru.sti onn. Natla c 
Scwrilli Borrelli in quella avevano fatto os-
xervare: If la rinuncia ad ogni • cambiamen-
to dj strada e di indirizzo • che lasciava an
che nel settore considerate.- 'la prosecuzio-
ne del nostro svtluppo economico sotto la di-
rezione dei monopoli -; 2) lo scarso riltevo 
dato alia Regione, che mostrava * in tutta la 
sua irrtducibile antitesi il contrasto esistcnte 
tra una programmazione burocratica e mo-
nopolislica e una programmazione democra-
tica ed antimonopolistica »; 3) la inaccetta-
bile soluzione data al valore delle qualifiche. 
rese generici attestati di capacita altitudtnali. 
in quanto • .il giovane riceverd la vera e 
propria qualifica solo entrando nella fflbbrj-
ca che. in tal modo. sard resa arbitro della 
vita e drl destino del lavoratore .. » 

In tale prospettiva, che non e mutata pes-
sando dalla fase dl studio a quella di propo-
sta legulativa. non a caso manca ogni accen-
no al problema della seuola serale o a tempo 
ridotto L'istruzione serale. infatti, vede una 
dectsa prevalenza delle istituzioni private ed 
extrascoiastiche rispetto a quelle pubblichc, 
che non ha confromt con nessun altro settore 
A Milano. per esempio. su un totale di 46 5S6 
ncritti nel 1961-62 ai corsi scroll. 40 382 fre-
quentavano corsi lentil« da prirafi. con una 
percentuale dell 86.7^. Sn corsi diurni tale 
f.crccntuate delJS6 7ro Tate dato. tra I altro. 
sfTve a chiarire meglio i motin deiralto nu
mero di abbandom che contraddistingue tali 
fjpi di cor*o 

Quesii dati sono eslendibili a tutto I'arco 
nazionale e fanno nsultarc sospella la »tlt-
tnenttcanza • del Governo, preoccupato di 
non intaccare i lortt interessi privati del set-
tore Tuttavta la crtttca di fondo e un'alira. 
anche se iespertenza ci ha dtmostrato quan
to tali sttuazioni contmo nelle drci'ioni pre*e 
dai vari Qoverni, compresi quelli di ceniro-
itnistra 

Infatti quello che tl • piano Gu\ • respmge 
e iobiettivo di fondo di fntto il movimento 
democratico c cioe ie\t*~nsione dei pn'j a(n 
i/radi della cultura (quello wiirertttario com 
prc^ol a nuore ma$\e di giovani Ija seuola 
italiana. malgrado la media unira. non i an 
cora una seuola per tutti A Milano i tlyli 
degli overai che Jrequcntano I tuei sono ii 
2 2 0 ^ E" una chntsura troppo netta perche 

l̂ pô .̂ a pensare d| 5up^rar/a In breve tempo: 
i! problema alfora e quello di to\)Uere il ca-
rurferc dtsenmlnunfc a ccrfe fcuole seconda-
ric e di permcttcre il proscguimenlo degli 

studi anche a chi drvc iniziare il lavoro. Git 
i\tiluti tecnico jiro/r.viowi/i decono anzitutto 
nlasciare titoli di studio legalmcnte validi ed 
rquiparabilt ai diplo-ti rilasciati dalle altre 
scuole sccondarle supcriori. che devono va-
Icre per I'ammisiionc senza csami alle facol
la universitarie ad mdirizzo tecnico e scicn-
tifico. 

Gli istituti tecnico-professionali istituiran-
no poi, etasenno nel proprio ordine. corsi se -
rati o a tempo ridotto per studenti lavoratori 
con validity p .n m cor.sj diurni, come pre-
visto dalla proposta di legge dei deputati co
munisti. 

Tutto il dtrcorro. poi. circa il tipo dl strut-
ture che I'Universtta deve sviluppare per 
adcguarsl al nuovo compito che le spetta — 
del tutto tra«curato dal • piano • governativo 
— dere essere affrontato al piii presto, ma 
con la convinzwne di affrontare non problc-
nii reenjei. bensl politici 

L'Vntversita, cosi com'e. appare inadeguaia 
ad una ristrutturaztone della seuola seconda
re. Se appaiono sufficicntl c acccttabill le 
propostc gorernatire che parlano di «Ode-
guamcnti quantitativi ed innovazioni quali
tative ; ma tali da non - sovvertirc la s tnit-
tura essenziale da sempre ordinata secondo 
una tradtzione g'onosa » (s.e). £* qucsta una 
dichiarazione programmattca abbastanza si-
pmficativa ed csphcita. L'mtroduzione dl Ire 
livelli di cultura untvcrsilaria (diploma pro-
fesstonale. laurea c dottorato di ricerca). il 
primo dei quell sarebbe oticnibile non all'in-
tcrno delle Facolta, ma in • scuole tuperiori» 
aggreua'.e a'le medestme. dimoslra chiara-
mente la volonta di contencre una spinta 
obitttiva all espansione e democratizzazione 
della seuola, nei limiti angusti e classisti del
le previsioni d» fabbisogno di tecnici. Oggi il 
2^0 di figli di operai che frcquentano il liceo 
e riJmversiia e troppo poco perfino di fronte 
alle esiaenze del proces'o produltivo: solo, si 
cerca di creare una apposita strultura scola-
stica. di grr.do superiore. ma subalterna alia 
cultura universitaria tradizioncle. 

Crediamo ci si debba opporre a simili ten-
tativi discriminatory un discorso scrio sulla 
nceessitd di piu titolt a Uvello universitario 
deve e^ere potto in un piu ampio contesto e, 
per esempio. non va disgiunto da una discus
sione sulla po\sibile inlroduzione, presso le 
Facolta. di cc.r\i serali per studenti lavora-
ton Gia i riMiItaff delle anali«i delta SVIMEZ 
affermano la nere^sita di rriplicare cntro U 
I'tlS t nostri laureati tecnici Non e quindi 
che si vmori it problema. ma piuttosto si 
teme che porre le basi per risolverlo nel-
lumco modo potsxbile — cioe ampliando la 
bate dell'istruzione superiore — significhi 
porre in movimento un procc**o inarresto-
bile di rinnovamento democratico della *cu«v 
la italiana. 

Cesare Piccininl 
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