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II a r innovator accordo governativo vuol lasciare via libera a Gut 

UNA 
L a scuola fa ancora lc spese ilrl 

« rintiovalo » » acconlo jio\crnaii-
vo; unrora una vollu il terreno 

ilpilo srelle scolustielic M riwla tle-
(isi\o nt'l curalleriz/ure un hulirizzo 
politico, II coiiipronie»»o tiglalo fra i 
rappresenlanli dei parlili al govcrnn, 
malgrnilo i punli <Ii ilittenso lullora 
eiuerai, in prulicu dovrclilic lu»ciare 
via libera al ministro Gui c al »uo 
mclodo ormai cnlliiinlulo. I.c lineo 

, ilireltUe del MID piano non si iliscii-
tono, ma si applicant*: qiiimli ila un 
Into I'iinpcKiii) a prcM-nlair min i il 
3U giiiKiio lo Blrulcio (inaiizinrio. cioe 
la prctibimic <li spesa imlicalu ilul 
«prograimiia ili sviluppo rcononiico 
i|uiii(|ucnnalc», con In Hilii/ione nrl 
numero dei ptisti-uluiiiin r ncjsli 
invesiimeiili per I'cililizia utmer-
situria; daH'allrci i Kingnli prov-
\cdimcnli di alluazione die do\ranno 
cftscre diRcussi in SCIIIJ di «cninmis-
iioni islriizinnc » alia Camera c al Se-
nato c Ridlccilamcnlf npproMili. Do
vrclilic. soprallulto essere r\ilnlo il 
diliallilo di fondo sullc RCCIIU di in-
diri/.zo, perche t|iicslo diliallilo, nel-
1'aula di Monlciitorio o di I'uluz/o 
Madama, non polielilie niui riprodur-
re i disseiiM die sono cotiiunt|iie 
emcrsi nelle Iraltalive al \erlicc c 
•npratlutlo non pntrchlic non incon-
Irursi con il movinicnlo Bi-uipie pin 

vaslo die si va aviluppando nel paeee 
di fronle all'indirizzo ronservalore e 
arrelrato del « piano Gui » ed al pro
cesso di uirossunieiilo della rifonn.i 
per la scuola media die in qucsli 
mesi si e pnurosuiiiciilc acrentuatu. 

I n questa siltiaztonc I in semprc me
nu senso la \iu del ripieKainenlo, , 
t ioe lo spoMare il centro della lot-

ta dal diliallilo sullc liner ilel piano 
c sull'allernalita ilemorratira alia 
sclicrmaglia sui sincoli prowedimen-
ti, perclie la liallaglia conerela e lie-
cis>iia sidle arlicolale proposlc ili ri-
forma acquiiilera lanla piii for/.i c 
posxiliilit.'i di succcsso qiunio piii ri-
silllerarino diiare le scclle fomlumi-n-
tali di iudiriz/o da rni le pioposle 
slcssc BcaltiriRcono. 

(Jtiiinto sia aslrnlla ipie.sla ilislin-
/ione c come i|uindi sia un falso pro-
Idema quello della srella Ira dilial
lilo generate c discusiione parlicolare 
e dociimenlalo proprio dal carallere 
dei due primi prowedimcnli sidle pro-
posle tli atluarinnc die cnnn jsi'i al-
I'ordine del xiorno nelle cnmiiiiitsioiii 
della Camera e del Senalo, cioe il 
disegno di li'Utfo per 1'islilu/ione di 
scuole malerne M.iluli e I'allio pel l.i 
Mi 111/ione di un i-tiluto lecuico per 
« corrispondenli in linuue e»lere e si>-
Xietari di a/.ienda o: sono due lipidie 
iiuinifesta/.iiMii del u piano Cui » poi-

APERTA 
die con la prima proposla si tenia di 
allribuire alia scuola malerna slalalo 
solo tin ruolo suliordinaio di supplen-
7a rispelto alia scuola pri\ala confes-
sionale, con Is serunda si mira a Ha
rare la riformn Gui dellislruzione lee-
niea. die, come e nolo, non pre\ede 
uienrallro. E* diiaro rhe per I'uno 
come per I'allro prolilema, la lialla-
glia non polra restare neH'amhilo del 
lavoro di couimisKioue. perclie, esseu-
do in gioeo srelle di fondo, non po
int non i in pep n a re il diliallilo in aula 
e t|uimli imeslire lc lime dirt-Hive 
del (i piano (>ui ». 

D el reslo, non rc|(gc piu, ormai, l.i 
\ecrhia c tomoda diklin/ione 
die si tralla del piano del 1111-

nislro della P. I.: lo stcaiio « piogram-
ma di stiluppo economico per il quin-
quennio |u65-'69 » e cliiaro sti qnealo 
piinlo. neirafferiiiare die « lc liui-c 
di ret live per lo sviluppo della scuola » 
«ono slate approiale dal goxerno c 
soprallullo ml modo slesso come \en-
Kono accolle le propomc di (»lli: fi 
pens! al finanziainento di ')ll mili.irdi 
alle scuole private, riconnscjuio co
me un ilalo oliielli\o clie sctituriscc 
dalla leane xi^eule, meiitre iiuove 
iuecce anlicosliluzionali sono aperlc 
nel capilnln sull'a^sisleiua alliaxerso 
il liiian/.iamculo alio scitole (private) 

per a6si§tenli social!; si peusi alia 
proposla di rcalizzare per I'istruziono 
professionalo un sempliee triennio di 
studi die sarebbe la plena incarnazio- . 
nc ili quatilo previslo dallo slcssu mi- , 

"• nistro nel suo piano: si pensi infine a ' 
quanln \iene proposln per I'uimersil'i 
in ordinc ai Ire livelli di lilolo, mal-

' i;ratio I'isolala auo\ilai> tli un centro 
rc.Mtlcnzialc per il Mezzoginrno. V' 
i|iiiudi evidenle die il leutulivo ri-
riinferinjlo daH'aecordo di go\cruo di 
ridurre al ininimo i diballiti sullc li-
nee fomlamenlali dot n piano Gui» 
non puo e non tlctc pn^iare. II dilial
lilo de\c es«ere sempre piii porlalo alia 
luce del sole: la lolla tlexe far«i sem
pre pin aperla. II coufroulo diretlo e 
tlecisivo Ira le srelle fomlamenlali di 
imliri/./o nrganiramente presenli nel 
a piano Cui u e Iratlolle uei prowe-
ilimenli legi«lali\i die il minislro sta 

- pieseulaudo, e le scelle fomlamenlali 
di iutliiizzo die i comuiiisti propon-
gtinti al I'arlameulo e al Paese allra-
\erso un gruppo organico di proposlc , 
mite non come conteMazione al n pia- ' 
no Cui », ma da un c a m e prttftindo 
ili-IU- piu a\an/ale ecigenze di rinno-
\amenlo e tli sviluppo della scuola 
puliblica, non polra piu essere cvilalo 
m.d^rado gli aecortli di goxerno di 
(|iii-->li jnoriii. 

Francesco Zappa 
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Lezlone al l 'aperto nella « Repubblica del bambini > dl Budapest 

UNGHERIA: 

45 giovani 
su cento 

s 'iscrivono 
all'Universita 

Lo sviluppo della scuola e della cui-
tura di massa nella Repubblica so-
cialista - Sessantamila libri nella 
biblioteca «Palmiro Togliatti» di Ko-
posvar - Gli operai-studenti di Csepel 

TORINO: nascono nuovi rapporti nelle scuole medie 

SI DISCUTE IN CLASSE IL FATTO DEL GKNtNO 
I l Circolo d'lstituto: un organismo vivo per I'autogoverno 

Un rappresentante degli studenti nel Consiglio dei profes-

sori del « Gioberti» - Il dialogo fra i giovani e i docenti 

Una riunione del Dlrettlvo del circolo d'iatituto del liceo Gioberti di Torino 

TORINO, marzo. 
La democrazia nella scuola. OCCOTTC rico-

noict-rr. i> artcoru da con(|iiist(ire. E la demo-
crazla in qucsto caso si rifcrisce chiaramente 
non soltanto alia possibility per lulii di ucce-
derc a ogni ordinc e tipo di scuola. ma anchr 
alia indcrogabile necessita di niodi/irarr il 
rapi>orto profcssore-allicvo. soprattiitlo nella 
scuola media superior** Ben *i compTPnde che 
t difficile ottencre un radicale mutamento in 
tal senso. se non si abolisre prima il r n i r r i o 
seletlivo, co.\l riporoso. che impciliu'C alia 
grandc maggioranza dei fipli della classe 
operala dl proseguire gli studi al termine 
della ' scuola drll'obblipo • Tuttdrin. op<;i si 
notano i prirui elcmenfi di una concecionc 
ntioru, che considera imporlantc il dialono 
tra studenti c profesvori E non soltanto per 
iniziatira sludenlcsca, ma anche per nuella 
di profcsxorl senslblli e attrnti alia reaitd che 
BI trasforma 

In tal senso devono csscre considerati con 
attenzione t Circoli (I'lstttuto Gli ^tuiicn'i dei 
principal! licci torincsi c di fnlurn istiuiti 
tccnici hanno dato vita al propria circolo. Ma 
occorre joftollneare che se oid in passato 
tali oraaniiml esistevano. ogpi si a«5t.»c ad 
una lorn profnnda modiftcazione Da semplici 
circoli di carattere ricrcatiro r riiltnralc. f«'«-
rfono a tras/ormar^i in oruani^rm rappre*"n-
taliui depli Jludcnli, con lo stesso carattere the 
ha I'interfacoUa a HrcNo unirprt ifano 

Cio. per ora. si registra m due soli licci 
cittadini: il D'Aze^lio ed il Gioberti. Altrocc 
il circolo manticne lc sue vecchie carai'er.-
Btiche ma soprattutto occorre rilcare che in 
molti tjtituli non esiste e che taluni prc>:.ii 
osiacolano la formazionc del circolo come nel 
caso dririslftuto magistrate Marghcnta di 
Savoia. 

Abbiamo quindi una sittiajionc per alcinl 
versl assai retrlva. per altn, muece, moito 
ararwata: cridenr^ ^imbolo dcllc coniraddi-
xionl in cui si dibaltc .'a scuola in. itaha e 
soprattutto di conic lc iccchie coicecjoni s.ano 
difficili da scalzare. 

' L'na parte a**ai importanle della nuora o'-
ncrazione dl ifndonli e lMdubbinrn»*nrc oroa'a 
a dart battaglla per ribaUare un tipo di rai>-
porfo oramal superalo L'eiempio cosi.tutro 
dapli studenti dei liceo ginnasto Gioberti c 
t'ndicatiro di un indlriizo che tende a tarsi 
strada. La disciplma scolastica intesa come 
obbediema passim, rassegnazione. accetta-
zione dcllordtne costituito non e piii concc-
pibite Tall conccrioni sono incomt>atibi!i con 
lc esigtmc di vita democratiia da cut oramai 
tanta parte dclle nuovc qenerazioni trae cii-
mento per i propri orlentamenti ideali Per 
Questo i giocani studenti del Gioberti. accan:o 
alle attiuita n c r r a t l r r e culfirnli che srolge 
il circolo. ritengono awai importante «j>*'a''-
rarc un dialogo con I profc«ori al fine dl 
dare il loro contflbnfo alia *cuola 

Slonlficatlca aptwre in/atli la richir<«a di 
partcclpare — con voto consultico — al Con-
•iolio del pro/essorl. ottenendo lingresso di 
Mi rsppresentante democratlcamcnie eletto 

dagli studenti. Non meno intcressantc •• la 
serietd con la quale il circolo ha promo.vso 
delle disctissioni .sui prospctufo piano di svi
luppo della scuoln del ministro Gui. pren-
dendo delle precise po^frtonf, sia still indtrizzo 
generale degli studi criticalo da ogni parte. 
sia sulla specifica question? della democrazia 
nella scuola 

t oiovani sentono I'cMt/cnra di una scuola 
che si jondi sulla collahorazionc didattica ed 
umana tra projessori c studenti. non basata 
sui potcre disciplinare e sui p^ternalismo de
gli msepnanfi c dei prestdt Kssi aiustamente 
respingono un'autorita come quclla tradizio-
nale I cui soil yaranti xiano un «rndo o un 
tilolo puro e sempliee. ma sono ricerersa 
pronti ad accettare una miloriti) ••cm, /ond<:fa 
sui valore per\onalc che *i rKprsmc con <.cm-
plicird c cordinlitd 

Euidentrmenfe. se tali concezioni hanno 
potuto farsi strada il mcrito e in gran parte 
dei professori, i qualt, in special modo al 
Ginborti. tendono a favorire lo sriluppo autn-
nomo dei giorani, ad educarh alia liberta ed 
alia democrazia Injatti. non sono rrrto molte 
le tcuole in Italia dore Vln^cgnante di lettere 
del Qinnasio o l'ln*eynante di Gloria c fUosofia 
del liceo introduce la lettura dei rjiiofidfn-
nf in ra r i r rlfK^i d^i Gioborti. moltre. i pro-
/r\-^ori mriiano i raaazzi a prcparare a 'urnc 
rrlazmm sui fatti intcmazianih o interni di 
maa^ior rilirro. del m»*c o della <.cttim\ni. 
sui cui 1'intera cla<-\r *art\ informiin e oolrd 
di.\nircrr Si tratta di un ftitto che tende a 
collegare la scuola alia vita quotidtana. a 
sviluppare qli tntercni dei a'.ovani. per aiu-
Inrlj a prrndere ro^cicn^a del mondo che li 
circonda Ben M comprendc che qne\to attea-
piamrnto dei profr^^orl — ro<l sprcji'i'lit-dfo 
p«-r la trndizionale scuola italiann — sril 'ippa 
nei giorani il scnto critico. e II porta a valu-
tare con nuovi occhi anche la tunzione dello 
siudente 

Etvj cominciano a senfir^i non piii membrf 
pi^^irl di un orjamsmo nrl quale *pctta loro 
solranto il compile di apprendcre, avendo 
come unico mrd:atorc con ti .sap<*rc lintc-
annate, ma avveriono che il rompito drofi 
studenti e anche di dire una loro parola <ul-
I i n d i r . n o drli'a *r«ola, exprimere il loro 
pen-ticro sulla scclfo di un Jlbro. <ia esso di 
tcsto o per la biblioteca 

La discussfonc infatti arrcnufa — nel corso 
di rar ic riunioni del circolo d istituto — sui 
- piano Gui • ha poriato i oiorani a fare 
delle formulazioni precise, ncll'ambtto della 
ri/orma della scuola. che aflrontano anche gli 
a<pcui di democrazia infcrna La *tet«a ri-
chicsta di un ufficinje ricono«cimento del 
circoli disfitnto parte dalltsioenza r i rendi-
cafira depli ^tudcnli di concorrere nffictal-
mente alia wluzione dei problemi della «cuo-
la Essi oiustamente desidcrano che renpa 
rlconoiciuta al circolo una funztone 'secondo 
la loro formulation?) sindccalc. ma nnrhc 
culturale e formativa Una rlrendlcazlone cui 
la moderna scuola, da ogni parte auspicata, 
deve dare una rlsposta soddis/accnie. 

Sesa Tatd 

I (cDopo Dewey»: uno stimolante volume di Bruner 

Alia ricerca 
di nuove 

! frontiere 
Non bisogna rinnegare, ma superare proce
dendo oltre il molto che la migliore pedagogia 

attivistica ci ha dato 

I 
I 
I 
| La scuola attiva, che nei suoi aspet-

I
ti piii avanzati si richiama a John 
Dewey, si basa, cont'd noto, su aleuni 
principi che possiamo cosl riassume-

I r e : adesione alia struttura psicologiea 
degli alunni considerati ciascuno nel
la sua individualita: niuovere dagl'in-

I t e r e s s i degli allievi valorizzando put il 
processo attivo mediantc il quale si 

I r a g g i u n g o n o le conoscenze che il eon-
tenuto intrinseco delle conoscenze 
stesse. con scarsa O nessuna conside-

I r n z i o n e per la loro sistemaziono nelle 
discipline in cui le colloca il pensiero 

I a d u l t o : scuola come comunita demo
cratic^ in rapporto dialottico con I'am-
biente nattirale e umano. 

A questa pedagogia attivistica, Je-

I
rome S Bruner «di cui e uscito re-
centemente in Italia Dopo Dewey -
11 processo di apprendimento nelle due 

I culture. Armando Armando. Roma, 
1964, 180 pagine. 1250 hre>. contrap-
pone non un puro e sempliee ritorno 

I alia scuola - tradizionale -. con la tra-
smissione autontar ia del sapere orga-

I n i z z a t o nelle mati-rie. ma una ronce-
zione che si fonda su una ricerca di
dattica e pbirologu-a relativa alia 

I - s t r u t t u r a - delle discipline, vale a 
dire alia loro iogica intrinseca. con-

I d o t t a barallelamente all'indagine sui 
modo come le medesime - strutture * 
operano nella mente deU'allievo nelle 

I v a r i e fasi dell'eta evolutiva. La K:U-
stificazione sta nelle ricerche del Pia-
get e d'altri. da cui risulta appunto 

I una cornspondenza fra strutture lo-
• giche delle scienze e strutture men-

I tali. s l c h e l'autore pensa che si pos>a 
su queita base rcalizzare - una oco-
nomia massima nel processo di ap-

I prendimento- . che pormetta d: e>ton-
dere la portata cul 'urale della scuola 

Ipad roneeg iandn non la quantit.i cr t -
sccnte di noz.oni che le singole scien
ze conquistano con un n tmo sempre 
piu veloce. ma gli schemi loglci delle 
materie in cui queste conoscenze sono 
inquadrate 

II Bruner non propone dunque la 
trasmiss:one di noz:oni precos'ituite. 
cui corn^ponda. da parte deU'allievo. 
il - mero apprendimento- . ma la r -
Ct̂ rca di un livello piii alto e culm-

John Dewey 

I 

ralmente piu fruttuoso di partecipa-
zione alia ricerca ed alia conquista del 
sapere, in cui si passi all'- uso logico 
ih cio che si 6 appreso ». 

Risulta infatti dalle ricerche del Pia-
get e d'altri che e possiblle, gia a li-
vello elementare. applicare sui terreno 
operativo concetti logici e scientifici 
che solo in una fase superiore dello 
sviluppo intellettuale e nella piena ma
turity razionale potranno essere inte-
si nella loro portata teorica e nei loro 
concatenamenti. E' evidente l'impor-
tanza di questi risultati per chi veda 
nella ragione uno strunu-nto da po-
tenziare incessantemente. 

Nel secondo scritto compreso nel vo
lume. vengono ripresi ed arnpliati que-
sti temi. e si da inoltre notizia del tipo 
di lavoro che venne svolto da un'c'qui-
pc di scienziati v di pedagogisti. alia 
conferenza di Woods Hole, che fu 
presieduta dal Bruner. 

Proprio di qui possiamo prender lo 
spunto per alcune osservazioni sulla 
situazione nostra Noi abbiamo una 
scuola manchevole in modo grave 
nelle sue strutture. come sappiamo. e 
nei programmi e nei contenuti, che 
costa molto e rende poco. Le stesso 
esigenze oggettive dello sviluppo so-
cialc e culturale impongnno che non 
si perda altro tempo e non si sprecni-
no altri talenti. Cih non va inteso sem-
plicementt' nel senso d'andare in cer-
ca dei ragazzi meglio ilotati per valo-
riz.7arne al massimo le capacita. ma 
neH'altro. hen piu impegnativo. di uti-
lizzare sino in fondo le potenzialita 
intellettuali presenti in tuffs i ragazzi. 
che oggi restano sncritlcate. 

Da que>to punto di vi^ta le tesi del 
Bruner menfano un'attenta conside-
razione. perche fanno riflettere su: 
modi in cui il movimento cultural? 
pu6 entrar«i in contatto con la scuola 
La conferenza di Woods Hole, che si 
oceupo seriamente dell'elaborazione di 
nuovi programmi scolastiei. e ricca di 
in>egnamenti a questo rlguardo Non 
Co dubbio infatti che se ta comuni-
cazione fra cultura e mondo scoia-
stico. mvece ri esser lasciata alia buo-
n i volont.'i di pochi in>egnanti o ag'i 
agg.ormment: no: corsi indetti dalla 

burocrazia. avvenisse anche attraver- | 
so la parteclpazione degli uomini di 
scienza e degli specialisti, coordinati I 
da pedagogisti e psicologi, all'elabora- I 
z.ione di prograrntfi: ra/ionali e mo- . 
dernl aperti a rapide intograzioni e a I 
tempestivi sviluppi, e alia preparazlo-
ne di adeguati strumenti didattici. le I 
cose migliorerebbero almeno in parte. I 

Ma dire questo non basta, perche a . 
sua volta il problema dei programmi I 
e della comunieazione fra scuola e cui- ' 
tura richiama immediatamente quello l 
della preparazlonp e dell'agglornamen- | 
to degl'insegnanti, della liberazione 
dagli impacci autoritari e burocratici I 
e cosl via. sino a coinvolgere tutti • 
gli aspetti di una riforma scolastica 
generale. compreso quello degli ideali 
nuovi che occorre proporre alia scuo- I 
la mentre le si chiede di essere p;u I 
pronta sui terreno delta preparnzione • 
culturale e professional dei giovani. | 

Quest'ultimo punto va sempre te-
nuto presente. se ci si vuol sottrarre 
al pericolo. di cui non par avvedersi 
il Bruner. di limitarsi a studiare i . 
modi per render piii efflclente la I 
scuoln. Da questo angolo visuale la 
critica alia pedagogia attivistica va ac- I 
colta con una certa cautela. perch6 | 
e sempre presente il rischio di resta
re di qua da Dewey e dall'attivismo. I 
II problema di costruire una scuola • 
moderna ed aggiornata rispetto alle I 
esigenze culturali della nostra epoca | 
non va mai disgiunto, infatti. da quello 
della sua capacita d'incidere sui rinno- I 
vamento della societa. e questo signifl- ' 
ca che non bisogna rinnegare ma su- i 
perare procedendo oltre il molto che I 
il miglior attivismo ci ha dato: in par-
ticolare il nchiamo a porre come pro- I 
tagonista I'educando. e l'educatore co- I 
me guida. in una scuola che non sacri- . 
flchi la formazione di tutti gli aspetti I 
della pcrsonalita alia sempre possiblle 
confusione tra razionalita e intellet- I 
tualismo. che crei e sviluppi tendenze | 
sociali e collaborative, e che sappia 
collegarsi aH'ambiente umano e sociale 
non per subirne passivamente i condi-
z.onamenti, ma per interpretarne le 

esigenze d. sviluppo. Q i o r g i o B i n i 

J 

I119 marzo a Roma il Convegno dei maestri non di ruolo promosso dal SNASE 

PERCHE IL TEMPO PIENO » 

Ormai da qualche rr.ese. il 
prob'.ema della d:soccupazio-
ne c sottoccupazi.ine mas,-
stralc sta acquistando sempre 
piu un po-Ao nlevante nel di-
battito in corso nel mondo 
della scuola Se ne intcressano 
ampiamente smdacati o nvi-
ste scolastiche. uomini di cul
tura e parlamentari I termi
ni della questione sono noti 
ogni anno escono dagli istituti 
ma gist rali circa 25 000 neo-di-
piomati. che vanno ad mgros-
sare la massa dei maestri non 
di ruolo. che e gia di quasi 
centoventimila umta Contem-
poraneamente. si rendono va
cant! ogni anno nella scuo
la pr imana soltanto tremila-
tremilacinquecento posti - cat
ted ra 

Ci sembra che qucstc cifre 
parlino da sole II problema 
non e mai stato affrontato or-
ganlcamente ed i ministri del
la Pubblica Istruzione si sono 

fino ail ora hmitati a por 'arc 
a\anti la deprt-cata politics 
d e l l e cosiddcttc - Ieggine -
'qiiante speranze e quante de-
lu^.oni in questult imo decen-
mo'». tendente da un lato a 
fa\orire pi-r fini eletloralistici 
e ci:en!<?;ar; p.ccolissimi grup-
pi di maestri, dall'altro a di-
videre la categona per evita-
re che. dalla sua umta. na-
scessero proposte organlche. 
tali da contestare globalmente 
la - linea - governatlva 

Anche I" impostazione delle 
- linee direttive - di Gui. del 
rcsto poco si disensta da quel-
I'incLr.zzo. s» si eccettuano al
euni timldi accenm ad un au-
mento. peraltro naturale per
ch* di ongme demografica 
dei posh in organico e ad uno 
sviluppo delle attivita integra
tive, 

Duo anni di elaboration? c 
di battaghe sindacall (della 
seriet i e coorenza delle quali 

va dato atto al Sindccafo na-
;ion<ilc aulonomo della scuola 
elementaret hanno dato ai 
maestri non di ruolo una co-
!>cienza sindacale e profeiSio-
nale unitana 

!1 Con\ egno nazionale in-
detto dal SNASE per il li) 
marzo a Roma non soltanto 
aanz.oneri la - morte civile -
deile Ieggine discriminatorie. 
ormai superato dalla maturi-
ta della categona. ma offnra 
a tutta la scuola la prima piat-
taforma organica di questo 
grande movimento I-a b a m e -
ra principale contro cui si in-
frangono le timide velleita del 
- piano Gui - e data dalla ri-
vendicazione. come fatto di 
massa. di una scuola a tempo 
pieno. che porti ad un Incre-
mento deH'organico non sol
tanto quantltativamente ele
v a t e ma anche pedagoglca-
mente legittimato. L'n legame 
permanente v i e n t cosl a 

crcanii fra le piii avanzate ri-
chieste del mondo culturale 
pt-dagogico o decine di mi-
ghaia di maestri sindacalmcn-
te organizzati 

L'esigenza della scuola in-
tegrata ha inoltre uggi una co-
si profonda rispondenza nel
le famiglie t nella societa da 
rappresentare il punto di at-
tacco potenzialmente piii of-
flcace al • piano - del mini
stro doroteo. Verso questa 
prospettiva dl sempre piu lar-
ghe confluenze. in direzionc 
di nuovi. civili centri di vi
ta comunitaria. ci sembra che 
possano o debbano mucver-
si. contemporaneamente. inse-
gnanti o famiglie. Cib esige 
oggi lo sviluppo del processo 
educat ive Vi si oppone sol
tanto la caparbia chlusura del 
- piano Gui -. Ma la battaglia 
e ormai aperta 

Livio Raparelli 

Dal noitro corriipondente 
B U D A P E S T , m a r z o 

Due notizie hanno richiamato, di recentc, Vatten-
zione dell'opinione pubblica ungherese sulla scuola. La 
prima di esse riguarda Vannttneio dato dal ministro della 
Pubblica istruzione, llku Pdl. secondo eui, nel prossimo 
settembre. il numero degli studenti ammesti alle iinlucrsitd 
sara dl 25 mlla. superando di parecchie mipliaia quello dello 
scorso anno. La seconda concerne I'lnformazlone fomita dallt 
case cditricf circa la pubblicazione In corso di quasi 5 tnilioni 
di libri scolastlci riveduti e 
arricchitf secondo le indfea-
zioni date dalla riforma in 
Waore dal 1964, E' quasi Im
possible far confronti tra un 
paese come Vltalia, in cui le 
strutture della scuola sono in 
crisi e i contrast! di classc 
ne aggravano le dlfflcolta. e 
I'impostazione data al pro
blema dall'Unpheria sociali-
sta. Dlco VUngheria, in parli
colare. perche in questo pic
colo paese del Centro Europa 
flno al 1945 esistevano contii-
ciout tali di arretratezza da 
poter essere paragonate sol
tanto a quelle della Russia 
degli zar. Su 9 mllloni di abi-
fanti. fino a vent'annl fa ol
tre un milione erano tofal-
menfe analfabetl e pin di due 
milioni conoscevano quel tan-
to che li metteva appena in 
grado di leggere e di scrivere 
alia meno pegglo. Le univer
sity e gli istitutl super'tori 
ammontavano in tutto li pae
se a 17 e la magglor parte di 
essl era concentrata nella ca-
pitale: eld che ne consenttva 
la frequenza ad un numero 
assai limltato di studenti e 
tutti prouenienti dalla stessa 
classe sociale. Per milioni e 
milioni di unghcresi non esi-
stendo scuole e libri. non 
esistcva praticamente la que
stione scolastica e, dl conse-
guenza, quella culturale. 

Ricordo alcune cifre in pro-
posito riguardantl Kaposvar, 
H capoluogo della regione di 
Somogy. nella quale alcune 
settimane orsono e stata inau-
gurata la biblioteca centrale 
intitolata al comvagno Pal-
miro Togliatti. Fino al 1945 
al servizio del 350.000 abltan-
ti della regione vi era una 
biblioteca clrrolanfe che com-
prendeva S00 volumi. 

Attualmente vi sono alcune 
centinaia di blblioteche ric-
che di quasi 600 mlla libri. 
La sola Biblioteca Togliatti 
nc ha CO mila. L'esempio puo 
essere esteso a tutto il paese. 
invaso annualmcnte da milio
ni e milioni di operc tccnl-
chc e letterarie edlte dalle 
IS caso che operano nel set-
tore. Si potrebbe dlscutere 
sulla qualifa di alcune opere 
offerte e su alcune scelte dl 
autori: si tratta pur sempre. 
comunque, di un fenomeno 
culturale importante. essen-
zlale. anche se ancora ben 
lungi dall'essere concluso. 

Ho ricordato la situazione 
preesistcnte nel paese alia 
presa del potere soclallsta e 
Vattuale diffusione del libro 
perche entro i due termini 
si pone la questione scolasti
ca ungherese: ritengo. anz\. 
che non si posra neppure par-
lore di una » quest ione » sco
lastica a se slante, come, ad 
esemplo. nel nostra paese. in 
quanto. in Vnaherla, la scuo
la. e lo studio in generale. 
sono una componente di fon
do. essenzlale. della vita del
la societa, l'n esemplo con
crete La scuola ungherese 
che conta il maaglor numero 
di alllerl h quella delle Offl-
cine metallurgiche e mecca-
niche di Csepel: 10300. oltre 
a 4500 frequentantl corti che 
non dispensano alcun diplo
ma. ma impartiscono una 
istruzione generate Si trat
ta. complessiramenie. di qua
si 15 mila lavoratori sui 35 
mila che contano le Officine, 
che terminati i turni entra-
no nelle ante e siedono sui 
banchi spinti da una necessi
ty che non derlra solo da 
obieftiri maferinli. ma cui 
sono giunti gradualmente 

L'n altro esemplo e rappre-
sentato dal 5 milioni di fre
quent at ori annul dclle confe-
renze indette in tutto il pae
se dal Sod^lizio d: divulga-
z oni scientifiche. una sorfa 
di - I'nirers-tA popolarj -. 
Ancora un esempio jtcpnure 
in parte diretto. della diffu
sione della cultura in f'nohe-
rin In questo paese. fino ad 
oagi. nonostante la presenza 
di oftimi film» nazionali ed 
esteri fed in prlmo luogo ita-
liani). il fcafro eontinua lar-
gamente a baltere il cinema 
L'Vngheria he. e vero. una 
sua tradizlone teatrale, ma 
non e meno rcro che essa. 
fino a due decrnni orsono. 
Interessara una el'.to. men
tre oagi ha una base di mas
sa che abhraccia quasi I'in-
tera popolazlone Non si mo
le sostenere qui la superio
rity del teatro quale fatfo 
culturale rlspetfo al cinema, 
ma soltanto che oggi milioni 
dl ungheresl rappretentano 
un pubblico teatrale nuovo 
ed estremamente intercsxan-

tc che ha invaso. c per sem
pre. i sacri conjini prima H-
«;eri>atl ad una rlstretta cer-
chia di privilegiati. 1J anno 
scorso I'Amleto ha avuto a 
Budapest duecento rcpliche 

E' cwidenfc che dentro que
sto fenomeno vi sono mo-
menti nennlipi, problcrni 
tnolfo scri tfra I'allro, la ca-
renza di aule e di inscgnan-
ti. ad ogni livello) da rlsol-
vere e manchevolezze, non 
tuttc spiet/abfli col giudizio 
sullo stadio attuale di suilup-
po della societa magiara. Ma 
vediamo da ticlno alcune ci
fre riguardanti la scuola. At
tualmente i primi otto anni 
dell'inscgnamento obbliaato-
rio sono segultl da 1.437.000 
allievi. Dai sei ai 14 anni i 
yfornn! unghcresi apprendo-
no le norioni gencrali uma-
flixfichc c scientifichc, con 
parlicolare riguardo per que
ste ultlme. Largo spazio, in
fatti. e dato alia blologia. al
ia chimica, alia flslca e. na-
turalmente, alia matematica. 

; I giovani che frequentano i 
quattro anni di ginnasio tcor-
rispondente all'incirca al no
stra liceo) sono 210 000. Nel 
ginnasio. oltre all'approfon-
dlmento delle materie, si ap-
prendono due linguc stra-
nierc ma, pcrsonalmentc, non 
ho ancora conoscluto un gio-
vane che non ne studi una 
icrza. In gencre. le prefe-
renze vanno per I'itallano e 
per Vinglesc. Le UniversitA 
sono oggi 87 frispetio alle 17 
del passato) c ospitano quasi 
centomila studenti. Fino al 
1945 soltanto il 7 o 18 per 
cento dei giovani proscguiva 
gli studi fino al livello unl-
versitario: oggi VUngheria, 
secondo le statistlche del-
VONU. e in testa in Europa. 
con d 45<7». 

Dal 1949 al I960 avrenne 
un fenomeno comprenslbfle, 
ma indubbiainrnfe pericolo-
so per I'avvenire del paese. 
Ouando lc portc della scuola 
furono aperte a tutti i ftgll 
degli operai e dei contadinl. 
che prima dl allora ne erano 
stati esclusi. i ofnnosi c le 
facolta univcrsitarie a indi-
rizzo umanistico furono pre-
se d'assalto. 11 sogno dl avere 
il figlio dottore in lettere o 
in legge. finalmente reallzza-
bile. indusse mi glial a e mi
pliaia di genitori a decider* 
per quel tipo di scuola. 1 
figll del ricchl non crane, 
forse. in gran parte prof**-
sori e avvocati? E non era. 
forse. renuta Vora per I fi
gll del contadinl e degli ope
rai di dimostrarc dl cssCrc 
anch'essi in grado di ottencre 
le stesse lauree? Ma VUnghe
ria, ic ha bisogno di letterati 
e di avvocati, ha ancor pin 
necessitd dl ingegneri e dl 
tecnlcl. di uomini, cioe, c«-
parf di contribnire concrt-
tamente all'opera di rinnova-
mento del paese. La contrad-
dizione ha cominciato a sa-
narti. ma non c ancora del 
tutto risolta. 

Inutile ricordare che. come 
in tutti i paesi soc'ialistl. non 
solo lo studio dei figli non in-
cide sui bilancio /ami/fare, 
ma che. anzi. Vainto dello Sta
to lo avcantaggla. Apli stu
denti viene richtesto un con
tatto permanente con la real-
ta. un superamento del con
cetto di laroro intellettuale 
r lavoro manuale. attraverso 
il sistema cosiddetto del 
- 5 + 1 -, cinque giorni setti-
manall. cioe. di studio e un 
giorno di c t t i r i td pratlca, 

scelta a seconda delle attl tu-
dinf deH'allleco. Dalla mee-
canica di precisione alia rlF#-
paforta. la gamma e rasftssi-
ma f giorani unirersltarl to
no incitati a dare, nelle va-
canze. un giorno scttimanale 
di laroro nelle cooppratire 
agricole r nelle fattorie di 
Stato Dal 1964 la riforma 
scolastica hn spezzato deHni-
tiramente in Ungheria le 11-
mitazioni introdotte nel pe-
rlodo del regime rakosiano 
quando apli stud! superio-
rl poterano accedere sol
tanto i figli degli operai 
e del contadinl e ne era-
no esclusi quellj del ku-
lakl e comunque degli ex ap-
parrenenfi olla liquidata clas
se dei possidenti II metro 
di valutaz'one e esclusiro-
mente quello del mento 71 

- S -. II rofo piii alfo. da di-
ritto ali'ingrfsso senza esa* 
me alVVnlvtrsttQ c alia borsa 
dl studio. 

A. G. Parodi 
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