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La circolare del ministro Gui ai Provveditori 

II movimento studentesco 
e fa tto d i« t ur bolent i» ? 

Una concezione burocratica del rapporfo ministro-provveditori-insegnanti 

II legame tra laprotesta degli studenti medi e quella degli universitari 

Un momenta del-
la « Marcia per la 
Sicilla Occidentale » 
svoltasi il 6 mar
zo u. s.: al cenlro, 
con II maglione 
bianco, Danilo Dol-
ci, e, alia sua de-
slra, I' archltetto 
Bruno Zevi e il 
poeta vlelnamita 
Vo Van Ai. 160 
studenti dell'lstitu-
ta magistrate di 
Partanna (Trapani) 
che hanno parted-
pato ad essa sono 
• tali colpiti da san-
zioni disclplinari. 

La circolare n. 24 del 16 gennaio '67 sull'c azione educativa e disciplinare» inviata da Gui 
ai Provveditori agli Studi — che II ministro e il quotidiano della D.C. (a proposito, c II Popolo • 
era partito lancia in resta: ora che abbiamo pubblicato il testo integrale di questo bel docu-
mento e ne abbiamo esposto le conseguenze pratiche, riferendo tra I'altro sul • caso >, 
ultimo in ordine di tempo, occorso agli studenti dell'lstituto magistrate di Partanna che parte-
ciparono alia < Marcia per la Sicilia occidentale», quel giornale tace) hanno tanto difeso — 
non appena e stata conoscluta ha suscitato indignazione e proteste nella scuola e nell'opinione 
pubblica democratica. 

Noi abbiamo invitato I lettori a dirci il loro parere. Questi pareri arrivano. Ne pubblichiamo, 
oggi, alcuni. 

la scuola 

Lucio Lombardo Radice 
Professore ordinario all'Universifa di Roma 
Direttore di 
«Riforma della scuola» 

Ln circolare (#ui, metlemln in 
criiilo rilicvo la strtiltiira aulo-
rilnria della sruola ilaliann. ri-
propom- il prolilftna del sun 
rovcsriamrnlo. Prima di crili-
rare il leslo, ronsidcrimno in-
fnlli ror^nniz/a/iotic del poie-
re nrl quale la n circedjre » si 
inserisre. II ministro scrive ai 
Provveditori agli Studi (clip a 
hti ri.spoii'lnno della lorn ope
ra. e non ni rolle?lii della n ha
le n). itiiponrndo loro una rer-
la linea di rnndottn; i Provve
ditori pen.sernnno a imporrr la 
mpdrsima linea ai Presidi. col-
la tninarria delle rall i \e « mile 
di qil.ililirn ii (\i-ili I'inrrediliile 
linale ilelln cirrol.ire ste*sa): i 
Presidi pulranno rifarM a loro 
volla RU^Ii ulfiriali siilinllemi. 
pardon sul personate ilorenle. e 
piu prerisnmenle su roloro rlie 
veilono di lition orrliin la p.ir-
trripazione del giovniii alle lot-
te per la riforma della sriiola; 
tulli qtianti. poi, sono tenuti a 
rolpire gli sludrnli rlie n si asi-
tano ». Una silTatla piramiile 
faraonira e una assiirditj dopo 
venli e piu anni di Uepulihlira 
e di (!o«tiliizionr demorralira: 
deve essere rnvcsriala. in mo-
do rlie rhi sla in alto rispond.i 
del suo operalo a rlii sla in 
basso, non a rlii sta pifi in al
io, rendendo elcttive e tempo-

ranee tulle le carielie direllive 
della scuola. 

Oiinnln al rontenulo della rir-
rolare. c molto strano die un 
ministro manifest! lanta preoc-
eupazinne qunndn le agilazioni 
sludentesilie stanno diventando 
una rosa seria, e si orienlano 
appunlo verso una scria e or-
}ianiea riforma ilclla srunla; 
quandn, (inalmente!, lo studen
ti- die a si agiln» non e piu 
lo sromposto inrosricnlc rlie 
premie a pretesto questo o quel 
verchio tnolivo nazionalisliro 
per far \aran/a. per fare pre-
polen7e e \olparila. ma tin pio-
vant* rillailino rlie rcrra di fa
re della (i cdiirnzionr riviea o 
uella pr.ilii-a. 

•Non posso non esscre d'acror-
do roir.imico llrunn Zevi, rlie 
ri*pnndeva sulla piazza di Par
tanna (a rlii invitava alia n di-
sriplina » pli studenti dell'Isli-
tutu magistrate rlie la«ciavano 
un giorno la sruola per marri j-
re civilmente e nrdinatnmente 
ron i loro rivili rarteili) rlie 
liisopna nnche imparare a disoh-
liedire, quando la rosrienza lo 
delta!, per divenlare un Imon 
ritladino .Ma di questo prinri-
pio. morale. r i \ i l r e credo an-
rlie riitlilimiinalt-. il ministro 
«i e srordato nel lunpo elenro 
da lui fallo delle virtu del 
o rillailino rhe non protests » . 

Convegno a Bologna sulle 

tecniche di apprendimento 
Si svosgera a Bo'ogna. ne:ie 

sale del Palazzo comunalc, un 
Convegno naz-onale su Le nuove 
tecniche dt apprendimento. or-
garuzzato dalla Commissone Na 
lionale Italiana per t'Unesco in 
collaboraZJone con I'Ente Auto 
rtomo per !e F:ere di Bologna. 
in conconv.tanza con la quarta 
Fiera internazionale del libro 
per Vmfanzia e la gioventiL 

I l Convegno. posto sotto il pa-
trocinio del MiruUero della Pub
blica Istruzione. mira a fare il 
punto sulie realizzaz.oru italiane 
Hnora compiute nei van scttori 
della dadattica. 

Di fronte al.a raptda espansio 
ne di una gamma vastissima di 
susstdi per fin>egnamento. fa 
vonto da: progres.-o del.e tec 
n:che di comun.cazione. i I'nesco 
ha assunto u compito. infatti. di 
promuovere studi e spenmenla 
zioni che. anahzzando I'efficacia 
e la qualita dell'istruzione rjce-
vuta con i p.u moderru mezzi. 
incoraggino gli Stati membri a 
migliorare i loro sistemi edu-
cativi. 

Tutti gli Stati membn sono 
•taU solleatati a partecipare a 
questa indispensable attivita di 
ricerca. E un po' dovunque. nei 
paesi di nuova formazione come 
in quelli piu anticm e progrediU. 
»! stpnno svolgrndo esnenenze 
atte ad aff rontare una prob e 
matica sempre piu vasta che 
dai settore ilc.t isiruzione pntno 
ria 5i di.'ata fir>o a quelii della 
universita e della ncerca scien 
tiHca. ed mrlnde cli enormi bt 
sogru della qualiflcazione profe* 
sionale. 

In questo ambito. il nuovo Con-
Tegno italiano si propone un fine 
m t i c o . adottando un particolare 
- • * • • ' - d/indagine: vuo!e, infat-

ti. analizzare una situazione 
reale (quale r.sulta da un'irtchjj-
sta preamjnare comp;u!a presso 
o.tre un centinaio dj orgamsmi 
— enU. scuo!e. industre. ditte — 
utilizzaton di nuove tecniche o 
produtton di nuovi sussidi didat-

t i r i ) ; e vuoJe. in questa anahsi. 
porre I'accento sui problemi del-
k) apprendimento (processo cor-
relativo a quello deWinsegnamen-
to, ma diverso. e i cui modi oc-
corre verificare, se si vuoie arn-
vare alia formulazjone di ipotesi 
nuove. capaci di incidere sulle 
«trutture educative). 

I! proiiramma del Convegno 
che 5i <\o!gera in quattro gior 

| nate comprende. pertanto. un 
• dibattilo teor co sulle nuove tec 
; n.che di apprendimento. au~i<1a!0 
j a una Tacola rolcmrta di pedaco 
j £ su e di esperu; unesposizione 
j delle realizzanom compiute in 
{ campo inicmazionale (che sara 

svoja da un esponente dell'Une-
sco); un esame anahtico della 
sttuazione itab'ana. accompagnaio 
da dimostrazHxu escmplan: una 
discussione. in gruppi distinti. 
sulle applicazjoru delle nuove tec
niche rispetuvamente neU'appren-
d:mento umamstico. scentifico e 
tecnico- professionale 

E" pre\nsta la partecipazione di 
teonci e spcciaLsti; di spenmen 
taton e utilizzaton di moderre 
lecmche d.dattiche (nel campo 
.-ie!i.i «CIK>:A e de-!a produzione 
economi^a). di e^perti dei mini 
sten maggiormente mteressati 
(PubbLca Istnrzione. Lavoro. In-
ilu^-.a e Ccnin^rcio. Agncoltu-
ra. Diresa). 

In cccasione del Convegno. sa
ra aperta una Mostra di sussidi 
didattici, presentati da ditte spe-
cializzaU. 

Gennaro Barbarisi 
Libero docenfe, Assislenle 
ordinario di Letteralura italiana 
airUniversifa di Torino 

I I testo della circolare invia
ta da! ministro Gui ui provve
ditori nel pennaio srorso, pub
blicato suWUnila del 21 marzo. 
e la polemica fra il nostro gior
nale, il ministro slesso e / / I'o-
poln. offrono un quadro elo-
ipiente della nostra alliiale si
tuazione seolaslira e della po-
litira die si intenile seguire in 
futuro di fronte ai sempre pin 
massirri e inralzanti movimenti 
Bliidenleschi. 

Innanzi tuilo ri rolpi^re la 
concezione uicramente burocra
tica dei rappurti ministro-prov-
Veili I ore-presi ill-insegnanti. una 
ronre/ione die si avverte m-
praltullo alia line del leslo mi-
uiali'riale. I.'i dove si accenna 
alle famiperate a note di qiiali-
fica i>: nello slenderle, Provve-
tori (nei confronli dei Presidi) 
e Presidi (nei confronli depli 
insegnanti) dovrannn tener pre
settle Popera n di rhiarimentn e 
di persuasione n esercilata nei 
conTronti degli allicvi, ed orien-
tare n ovviamente n in questo 
sonso i loro singoli giudizi. II 
che sipnifica die, «e un Presi
de o un inse^nanle aderi«ce ron 
rosrien/a alle prole.*te depli al
licvi. ilnxr.i render ronlo del 
suo allcpniameiilo non condi-
srendenle: insomnia, una vela-
ta minarria non sulTirienlcmen-
te dissimulata. 

E* vero die il cresrente nu-
mern depli allievi, la rapiilissi-
ma mniura/ione intelleltuale e 
riviea verificatasi fra i giovani 
in qurMo primo ventennio di 
repubblica. I'iniprevista neressi-
ta di ammodemare rapidamen-
tc le sinitlure. hanno cnlio tulli 
di sorprrsa (sebbene ai pravi 
mali cbe ne sono denia l ! »i 
«arrbbe pniutn rimediar»- molii 
anni prima, con un po* pin di 
previdenza ctl aflronlando di-
reitamenle i problemi. anzi rbc 
ronlinuantlo acl arranlonarli): 
diriamn pure — ma ron qual 
rammariro! — "quel cbe e sta-
to e slato": purtroppo. pero. 
quantn c arradulo a Torino, a 
Trenlo, a Pisa, a Viaregpio. nel 
febbraio scorso non lascia gran 
rhe a sperare per il futuro. E 
come allm volla abbiamo no-
lain che. se si vnole riformarc 
veramente Patinale sislema di-
ilalliro r l*a«surd.i m.irrhina de-
eli r«ami (per i ipnl i non ba-
*la rrrlo la «olilj circolare die 
invila all in<liilccn/.i). e ne-
re*«ario rambiare r.idiralmente 
il sislema di reduiimcnio de
pli insesnanli. rn<i ora dobbia-
mo osservare cbe h piunto il 
mnmrnln di rivederr lutla la 
impostazione dei ronrorsi di 
preside e dei sistemi di nomi-
na dei provredilori: come van-
no ora le cose, e cbiaro che al 
ministro sta a more avere a 
disposizione nna serie di buro-
rrati. mapari del Intto impre-
parati (salvo depnis«ime rasua-
li eco'zioni) al loro compito da 
un punto <li vi*ia pedapoeico e 
p<iciiloetco. ma ferrali nel di-
rillo scola-liro. ri*pfllo«i ilel-
rnnline. «i'*«eqiiicnli alle «acre 
repole nella stesnra delle <t no
te di qualifies ». liasla avere 
un po* di esperienza tli scuola 
per conoscere simili personaggi! 

Ma i l principio rsrdine di 
tatta la circolare e la convin-
zione nella bonta del metodo 

del a prevenire n a qiialunque 
coslo anzi che del n reprimc-
re ii (a parte le equivnehe allu-
sioni alle n supgeslioni eslerne » 
e cosi via. che, non rispon-
dono eerio alia volonla di 
premiere alio della eomplessiln 
e globalita delle csperienze dei 
pinvani d'opgi, ma ripetnno in-
vere il vecchio ritnmello anli-
comunista), un prevenire abil-
menie dosato fra comprensinne. 
minarce di sanzinni disclplina
ri, denunce ai penilori e cosi 
via Ebbene. cbe bisopno e'e di 
porre la queslione in termini. 
die — iiinmniiiie Ii si prenda — 
riporlano sempre al concetto 
die le manifeslazioni sludente-
scbe sono male, mrntre snllan-
lo ordine e rnnformismo sono 
bene? 

A noi scmbra die tultn quel 
che e manifeslazione di vitali-
la nella scuola e da inrnrag-
giare e non da deprecare: i gio
vani cbe ogpi si eppassinnano 
ai loro problemi di studenti 
medi. domani si appassioneran-
nn a quelii di studenti univer
sitari e di cilladini cnnsapevnli 
dei loro dir i l l i : i pio\ani rhe 
proiesiano perrbe la scuola non 
Ii soddisfa sono pinxani che 
cbieilono con«apcvobnenle quel 
die loro spetla. non piu abi-
luali a rinpraziare per quel po-
co die il convenio passa. Repri-
mere questi imporlanti sintnmi 
di vitalila ideale e civile sipni-
fica imporre alia sruola un eler-
no grigiore: messi su qnesia 
slrada. non restera che snspen-
dr-re dalle Iczioni i a (urbnlen-
ti i>. censurare pesantemenle i 
piomali d'islilntn, inlerpretare 
il principio pedapopirn della 
•lisrussione alia lure del vec
chio patcmali<mn in modo cbe 
a prevab-re sia sempre la vo
lonla dei superior!. 

I'n'ullima cnn<iderazionc. tn 
orcasione tlei falli vrrifirali«i 
nelle Universita. si e da alcuni 
confulata la lepitlimila della 
azione di una minnranza « po-
Ii:iriz7ala ». rhe avrehbr proce-
duto alle occupazioni. alle agi-
tazinni di vario tipo, alle pro
teste contro i Ret tori: a parte 
i cavil I i che si son senliti tn 
questo punto, a parte i para-
eoni fuori luopo rhe si son vo-
bni siabilire fra la poliiira uni-
\cr>ilaria e la poliiira generate 
ilel pae*e. *la ill (alio cbe *i 
«enle il bi'xisno (soprailutto 
nelle Earolia iimani;lirbe) di 
una piii larpa partecipazione 
studentesca alia vila universi-
laria. Lna partrcipazione che 
sara resa possibile quando non 
esistcri piii la figara dcllo sin-
dente-lavoralore e quando lut-
ti gli stndenli saranno messi 
in grado di freqnenlare senza 
preoccupazinni le lezioni. Ma 
come per I'insufncicnle prepa-
razinne ruliurale si fanno spes-
so ri*alire le ran«e all'inadepna-
lezza dellalluale scuola media 
superiore, cosi anche a quella 
urannn da allribuire alrune ca-
renze esi«lenli (e inutile nepar-
lo) nrl ntondo sludcnicsro uni-
versiiario: non a caso i miplio-
ri studenti sono quelii che pro-
vengono dai licei piii vivari, 
da quelle scnole appnnto dove 
si vcrificano t fatti che dinno 
tanl* failidio al ministro Cai . 

Uno studio di M. A. Manacorda 
t 

Le parole 
di Carlo Marx 
di fronte alia 

pedagogia 
II momento educativo nel processo di emancipazione umana diretto dalla 
classe operaia — Lavoro e "tempo libero» — I cattolici e il marxismo 

Nel dare qualche tempo fa 
una prima informazione sul 
lo stato della ricerca peda-
gogica ispirata al marxismo 
(I'lJnita. 4 novembre 196(1) si 
prendevano le mosse da un 
saggio di M. A. Mnnacnrcia 
comparso in Critica Manista 
e si diceva come sia recente 
in Italia una sistemazione teo-
rica in quel campo, poiche 
essa risale all'antologia cura-
ta dallo stcsso autore, il cui 
primo volume contiene il pen 
siero dei < classici >. Ora la 
sistemazione fa un nuovo pas-
so avanti con la comparsa di 
un libro nel quale il saggio a 
cui si accennava entra a far 
parte con alcune integrazioni 
— soprattutto con un breve ri 
chiamo a Lenin e alia sua ac-
cettazione piena del punto cen 
trale del programma educativo 
marxista: 1'unione di istruzio 
ne e lavoro — come primo. 
denso e fondamentale capito-
lo ( M . A. Manacorda Marx e 
la pedagogia moderna, Roma. 
Editori Riuniti. 19f>6. 174 pag.. 
L. 1500.). 

Si diceva anche che da Marx 
non viene tanto una pedagogia 
gia delineata quanto una pro-
posta educativa (ora anche 
Manacorda usa quel termine 
in un passo del libro) ricava 
bile da testi che strettamen-
te pedagogici non sono. ed e 
importante notare che la ricer
ca sulle opere edite e inedite. 
come quella di cui il volume 
ci presenta i risultati. deve 
scavare necessariamente a 
fondo in tutta la produzione 
marxiana. La conseguenza 6 
che non siamo in presenza di 
un'opera di sola pedagogia. nel 
senso che interessi unicamen 
te gli studiosi di quella disci 
plina. ma poiche si trattava 
di ricava re !a proposta dai 
nucleo fondamentale dell'ope 
ra di Marx, il libro e qualche 
cosa di piu: un testo che ri 
propone I'interpretazione del 
marxismo come concezione ge
nerate dell'emaneipazione e 
costruisce la pedagogia man-
tenendola unita con gli altri 
aspetti della teoria e della 
prassi marxista. Ed e questa 
la via su cui non solo un mar
xista ma chiunque vuol rag-

giungere risultati validi deve 
mettersi per affrontare da 
qiialunque angolo visualc i 
problemi post' dai marxismo 
A conferma di quanto s"e det 
to sul carattere pedagogico in 
senso non esclusivo, si puo i e 
dere il capitolo sul lavoro e 
sull'alienazione. 

Marx analizza il lavoro nel
la societa capitalistica come 
lavoro alienato. come « 1'uomo 
perduto a se stesso >. attivita 
ridotta a soddisfazione di un 
bisogno anziche ad espressio-
ne specifica deU'attivita uma
na. e vuol abolire il lavo
ro cosi com'e organizzato nel
la societa di classe. cioe abo 
lire la divisione in classi e 
con cio ricuperare I'umanita 
deU'iiomo e rendere possibile 
I'umanizzazione della natura, 
una volta che l'uomo sia toma
to in possesso della propria 
« genericita ». Questo rappor-
to « universale e onnilaterale » 

con la natura si 6 spezzato 
con la divisione sociale del 
lavoro che ha dit'iso l'uom<», 
creando lindividuo di classe 
die ha perduto la possibility 
di controllare tutte le proprie 
capacita. La lotta rivoluziona 
ria mira a rendere possibile. 
attraverso I'abolizione delle 
cla*<u. il ricupero di tutte le 
facolta umane da parte del 
l'uomo che permetta sia il pos
sesso individuate dei mezzi col 
lettivi di produzione. sia il 
possesso sociale della realta 
naturale ed umana. sia la riu-
nificazione del momento pn> 
duttivo con quello della frui-
zione dei beni materiali e cul-
turali. del lavoro manuale col 
lavoro mentale. 

Quest'analisi non e di per so 
specificamente pedagogica. La 
pedagogia ne scaturisce — ma 
non come teorizzazione filoso-
fizzarrte e astratta. ed e per 
cio del tutto legitlimamente 

Marx studente, nel 1836 (sopra). Marx ed Engels in una 
illustrazione dell'800. 

inseribile nel quadro d'una 
concezione anti ideologica co 
me la concezione marxista — in 
<lii.into momento educativo del 
processo di emancipa/innc 
umana che vede la classe ope
raia inserirsi nelle contraddi 
zioni oggettive del sistema ca 
pitalistico per condutie alio 
estreme conseguenze ri\oluzio 
narie e a partire dai sistema 
moderno di produzione — la 
produzione di fabbrica — 
creare una nuova struttura 
educativa centrata sul lavoro 
e sulla cultura come aspetti 
unitari di un nuovo umanesi-
mo di fondazione scientifica. 
Di una scienza che non puft 
piu essere « specul.itiva * ma 
dev'esserc di necessita tcori 
cooperativa. « perche nel suo 
essere operativa si nassume 
cio che e s|)ecilicamente 
umano. In capacita di dominio 
sulla natura ». « La proprieta 
privata dei mezzi di produzio 
ne. che e appropriazione del 
lavoro altrui. e stata anche 
appropriazione privata della 
scienza e sua separa/ione dai 
lavoro: essa ha. si. negato il 
prcesistente legame tra scien
za e operazione. proprio dal
la limitata produzione arti-
gianale. ma ha creato a sua 
volta le condizioni per il pro 
prio supcramento. Essa ren-
de. cine, ineluttabile il recu-
pero di una identita tra scien 
za e lavoro: e questo recupe 
ro non puo attuarsi che come 
riappropriazione della scienza 
da parte di tutti gli individui 
nel processo collettivo della 
produzione moderna. del mo 
derno dominio dell'uomo sul
la natura ». 

Ma quest'emancipazione e da 
realizzarsi nel lavoro o fuori 
di esso? II programma educa
tivo ccntrato sull'unione della 
produzione con lo studio sem 
brerebbe indicarc una pro-
pensione per la prima alternn 
tiva. Nella guida alia lettura 
del primo volume del Afnrxi-
smo e Veducazinne (Armando. 
1905) Manacorda appariva di 
quest'avvi«o. la dove parlava 
di «reintrgrazione deirunmn 
nel lavoro. in opposizione al 
lavoro che ha diviso l'uomo *. 
anche se alia fine di quel sag-

Dove va il libro economico 

IL «TASCABILE» BUSSA 
ALLE PORTE DELLA SCUOLA 

Una produzione di alto livello che sembra riguardare un pubblico ancora 
troppo Hmitato - Professori e studenti - II pericolo delle « due culture » 
Oicmmolo subilo Jrancamcnie. 

il «lancio » di lascabili preparaio 
da Linaudt ci ha colli di sor-
presa; nel giro di poche selltma 
ne ci siamo trovati sul lavolu 
una cenlina di librelli dt gran-
dissimo inleresse. a nessuno dei 
quail acremmo coluto nnuncwre 
nei nostn acquisU. turboti sol-
lar.lo dalla diljtcolta di sceghe-
re quello dai quale tncominciare 
la nostra lettura: Buurckhardt o 
Xarcuse. Rosselli o WiUmomtz. 
Weiss o Fortim, Leskov o Alfte-
n? £ . come non bastasse. poi e 
pronto un secondo c lancio » al-
tretlanto impegnauvo: TEstetica 
di Hegel e Koi/re. Barges e Be 
rketl. Toynbee. e cosi via. M 
per questo dobbiamo dimenticare 
cne ctmlemporaneamenle non so 
no mancati edilon che si sono 
manlenuti al medesimo Jtre.'lo. 
pensiamo a Lalerza. a Sansoii. 
a Felirwelli. al Sagqiolore. alia 
CEl. e persmo a Longanesi (la 
Siona della filosof.a di Russell).-
Insomma. un complesso di titoh 
dt alto valore sctenlijico, a cui 
una persona dt cultura non pub 
sottrarsi, voglia essa ajjrontare 
qualche rilettura. o toglta cono
scere opere attuali m prima edt-
none o in prima traduzione: si 
dtrebbe che leditona tascabile 
(che stando ai costt sarebbe or-
mat piu propno defmire semi-
economica anzi che economica) 
obbia tnditidualo un nuovo pub 
blico. e ad esso tndinzzi con si 
curezza la massima parte della 
sun DMiluzmne 

E quale e questo pubblico? Ei 
nandi ci dice che si tralta di un 
pubblico dt gtovant. di quet gio
vani che alfollano oggi ogm or
dine di scvole e che impongono 
con fermezza e coUa Jorza del 
numero i loro nuovi interessi; a 
noi perd sembra che il cliente 
ideale (cht probabilmente coinci

de con quello * reale ») di quesle 
collane e cht gid puo ralcrst di 
una cultura universitaria tale (ta 
nontenure laccostamen'o a ope 
re di mdiscusso tnteresse ma an 
cne dt twiiscussa d.jjicolta. S' 
tralta, insomma. del pubblico tra 
dizionale dell ed.toria italiana. il 
quote viene ora naequistato m 
modo piu reaolare e con prodolti 
di alta cultura a prezzt meno 
gravost dt quelh abitualt. deter-
mtnando una sorta di corsa al 
consumo da parte del laureato 
(sia esso projessore universitano 
o assistente o tnsegnanle di Ii 
ceo), che pud essere mteressante 
e proficua (chi di ncn e mat ai-
sposto a condannare che huom 
libn co.<tino poco?) ma che ri 
juarda ancora unarea di lettori 
irnppo l:mi!ata. 

Quando <copp<o rj t hoom •* rle'li 
dispensa e del libro economico. 
nel quale — come sappiamo — 
preralsero le nstampe dt roman 
zt piii che couaudati e opere di 
media divulgazione. noi subito de-
nunciammo il pericolo che si 
riperpetuasse una dulinzione tra 
due culture: una dt el.te. arroc-
cata nelle librerie e nelle colla
ne tradizionali. e una di rnassa. 
dilaganle nelle edicole. ispirata 
a un concetto paternaltstico della 
cultura popolare. 

E" orrio che quando parltamo 
dt cultura popolare non ci nje 
riamo a\ concetto ottocentesco. da 
"ui <on nate le cane Un<reri>ln 
popo'.art e iton ci njeriamo nem 
meno al pmnrama dt una <oc<eta 
enmpresta quale potera pre<en 
tarsi neah anm del Ja<cismo: non 
per mente ci sono stall veni'anni 
di lotta democratica contro gli 
oscuranttsmi dt ogni specie. Oggi 
parlare di cultura popolare si-
gnifica studiare programmi cul
tural!. legati alia piu viva at-
tualitd o nducibili ad ts»<t, adatti 

a pcrsone maturate nella demo-
crazia. che desiderano discutere 
i problemi de.'Ja fabbrica e del 
partito come quelii della cultura 
ed e**ere aawornati sulle conqui 
*fe p:u recenli delle vane disci 
p'ine. e adatti ormai anche a 

j persone che hanno segu'ilo la 
scuola dell'obbligo fmo alia ter-
za media e che da essa — e'e 
da auaurarselo. nonostante una 
riforma mal attaata possa spin-
gere in allra direzione — hanno 
ereditato una molteplicild dt in
teressi e un abito a giudicare. 
che devono essere contmuamente 
altmentoti ed appagatt. 

Diciamo francamente che sv. 
questo pato la nostra editors 
e largnmen'e carente: con fati 
ca vo-<iamn trorare Ira tan:e 
collare ecoiom'Che opere di huo 

J na d-rvloazone. in un piete do 
re la cultura ufjiaale e con 
d'Stante dalla realla da conode 
rare la dirnlgazione stessa qua 
si una torma degradante. dalla 
quale l'uomo di scienza non dere 
essere nemmena sfiorcto. Ecco 
qmndi i ragazzr (e i gemlort dei 
ragazzi) della nuova scuola me
dia che non san no dove sbattere 
la testa per trovare il matenale 
per le ncerche imposte dai nuo
vi tndinzzi pedagogici (beati i 
figlt det professori! >. ed ecco che 
quegli slessi ragazzi. finila la 
loro breve camera delle scuole 
infenon. se cercheranno slru-
menu di cultura adatti alle loro 
possibilita al di fuon dei teslt 
scoiastici. troreranno dispense 
raccoghlicce. le nduziom erott-
che di Sade. t Promessi sposi a 
fumetli. e co?i na 

E qui — una volta constatata 
la grave limttazione di cui dice-
vamo — sarebbe da avviare tin 
nworo discord sul rapporto est-
stcnte tra editors economica ad 

alto licelio e mon(."j scolattico. 
ossia sarebbe 'la verificare fmo 
a che punto que<ti nuoci libn en-
trano nelle biblioleche deaii stu 
dentt. direnlano materia di di-
*CM<.tioi»' nei « temnari • n du 
rante gli esami. arco'ana inborn 
ma nella vera rita cu'Jurale del 
paese. TanlO per mcommciare 
sarebbe mteressante rapere 
quanti professori delle vane di
scipline sono al corrente di que
sta produzione: una volta stabili-
to questo. sarebbe ancora da ve-
dere quanli fra questi medesimi 
professori indirizzano i propri al
lien verso que<te letturc. so<tt-
JUKCOTIO aqli antiquati program 
m d'eyame ba*ali {ut COTKI m<> 
nografici. «w» manuah. •>-u qtiiji-
che lettura propedeut ca (net ca-
<i nj'oiior;). la discmt'one e I'm 
'rtrrr.az'O-ie .<u quelle nperc '!• 

j cultura a'tuale o *w certe rie 

!

i-z oni di c«7«<irj f rE»te:.ca </: 
lleael e ui e<emp o) che poi<o 
no arere un valore di grande e 
pro'onda attuab'd. Senza e<ser 
troppo pessimist, non si pud for-
se pensare che i cor.tatli fra la 
nostra edilonc e il mondo uni-
versiUirio si nducono a qualche 
consulenza o a qualche corteg-
aiamento per la pubblicazione di 
questo o quel titolo da concorso? 

Einaudi e gli altn — intendia-
moci bene — sono per quel che 
li riauarda sulla huona Uradn: 
ma a noi non piace ptrlare an 
Cora um rolta di tlywm*. e pre 
feriremmo reder snluppata tn 
nostra ed'ilona paraUe'.amcnte 
alio snluppo e alia maluraz'onr 
della nostra scuola: che r no; '1 
solo modo per far cultura e per 
non esaurire rapidamente hn fe 
nnmeno di pHv/Mnmr che non 
vorremmn mat rrdcre arrc<tarsi 

a. a. 

gio rammentava come Marx. 
in un passu famoso del t o -
pitale. parla^se di negno delhi 
lihetta » da conquislarsi ollre 
il legno della necessita rap 
ptesentato dalla produ/iune 
matenale. Ora Manacorda in 
siste a lungi). anche in po 
lemica eon Delia Volpe. su 
quello ed altn passi di 
Marx: tende a sottolinearc 
la contrapposizione marxiana 
tra lavoro e tempo libero. sie-
che « il tempo di disumaniz/a-
zione dellunino nel lavoro di-
viene premessa alia creazione. 
grazic al lavoro ma fuori di 
esso. di un tempo totalmente 
umano » e «se per Marx il 
tempo libero che il capitate 
ciea per quella parte della 
popol.i/ione the non lawirji o 
"sviluppo delie capacita spi 
rituali'". anzi. "appropria/io 
ne spirituale della natura". 
cio vuol due che il materia-
lista Marx distingue la appro 
priazione maler'uilp della natu
ra. nel lavoro. e la sua appro 
priazione spirituale, nel tempo 
libero ». 

K ancora: « In realta il la 
voro non diventa gioco: luomo 
puo affidarlo sempre piu aite 
macchine. riservandosi quello 
piu elevato di progcttarle. in 
struirle. controllarle nei lino 
processi: puo diventare in es
so sempre pu'i ricco e univer
sale. Ma tanto piu il suo rie-
stino di uomo sara (|iiindi nel 
non lavoro. nel consumo. nrl 
godimento di beni materiali e 
spirituali. La creazione del 
tempo libero disponibile oltrc 
il lavoro necessario sara spa 
zio per lo sviluppo dei singoli 
e quindi anche della societa » 
« La vera ricchezza — dice 
Marx — e la sviluppatn for/a 
produttiva. in css;t anche la 
scienza. di tutti gli individui. e 
quindi la misiira della ricchez 
za non sara piu il tempi di la 
voro. ma il tempo libero » 
K' evidente limportanza. edu 
cativa e no. di questo prob'e 
ma e il suo addentellato con 
il dibattito in corso in Otci 
dente e nei paesi socialist i 
sulla permanenza o meno del 
Talienazione dopo la scompnr-
sa delle classi: se l'alienazio-
ne sia insita nello stesso pro 
cesso lavorativo. se insommn 
ci si debba emancipare rial la
voro. 

Di molti altri aspetti im 
portanti del libro posstemo »•> 
lo far cenno- |5,»chc rlcnse pa 
pine su Cramsci. di crj si mo 
stra il nesso con i testi di 
Marx a proposito di lavtrn r 
educazione. il richiamo ad una 
* lettura marxiana » di Uram 
sei che lo liberi dai « snspctlo 
idealista y c ad una correlati 
va * lettura gramsciana » di 
Marx che * lo liberi dai so 
spetto matcrialista c autort-
tario >: il posto deU'educazio 
nc nolle societa moderne con
siderate su scala mondiate: il 
raffronto diretto di Marx <v>n 
altri pensaton del «uo tcmp-i 
C indirctto eon enrren'i pist» 
riori: il caraMirc * Inico > r 
non t irleolngico * della «cuola 
pubblica. a cm eia ci «i rife 
nva (I'Unita ele I 17 fcbbraln) 
acconnanelo ad uno «critto pub 
blicato da Manacorda su Ri
forma della scuola cd ora In-
serito nel volume: il dibatti
to con altri uomini di scuola 
anch'esso ripreso da quella 
rivista. suite cui eolonne piu 
volte e avvenuto 1'incontni. 
spo^so lo scontro. anche aspm. 
pcrfettamrn'e giu*tificnto d?l 
Ie posi7ioni de^li interlocutori. 
Si deve consent ire enn Mana 
corda che f I i interlocutori cat 
tnlici in diverse circnstanz? 
occupandosi di m.irxismo r 
podapopia hanno -- perduto una 
occasione *. Ci sono pcro n 
Italia dei cattolici c!-,e sanr.i 
teggere Mane in mitdo costnit-
tivo. per csompio sanno com-
prendere che il marxismo non 
e un c volgare materialismo ^: 
c da auspicare che anche f\i 
marxismo c Vcducazione di-
mostrino di «apcr leggerr. Non 
solo per loro. del rcMn. rr.̂ i 
p<T tutta In podaeocia italic 
n:i, questo lihro. per il mod.i 
ri corns o con ni i prop.">ne sn 
hi7ioni a prohlrmi ctntra' i . e-
quanto meno chi^risoe i tcr 
mini di altri problemi che n^n 
prrtende di ri*olvor»%. dovTcb 
bo essere stimolo ad approfon 
dimrnti r contributi ulteriori. 

Giorgio Btni 
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