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Dal '55 ad oggi 

La lunga 
strada 

dell'istruzione 
obbligatoria 

Sette anni fa il PC! poneva all'ordine del giorno 
il problema della scuola obbligatoria dai 6 ai 
14 anni. Ecco la cronistoria del cammino fatto 

sino al rinvio della discussione al Senato 

18-30 novembre 1955 
11 C o m i t a t o C e n t r a l e del PCI pone 

a l l ' o rd ine del g i o r n o del paese il pro
b l e m a de l la scuola obb l iga to r i a dai (i 
ai 14 a n n i . P e r la p r i m a vol ta nel dopo
g u e r r a la scuola cessa di e s se re un pro
b l e m a di specia l i s t i per d i v e n i r e «• un 
a s p e t t o essenz ia le de l lo s v i l u p p o d e m o 
c ra t i co e socia le del paese ». 

Nel la re laz ione , t e n u t a dall 'ol i . Mar io 
[Al icn ta , si so t to l inea che In scuola ob-
b l iga to r i a d e v e es se re unica e g r a t u i t a 

I « in g r a d o di r i s p o n d e r e a l le n u o v e esi
genze c u l t u r a l i » m e d i a n t e l 'abol iz ione 
del Ia l ino e l ' i n t roduz ione de l l ' i nsegna
m e n t o de l le sc ienze na tu ra l i . 

1 gennaio 1959 
A conclus ione di un a m p i o d i b a t t i t o . 

Inel P a r t i t o e nel paese, v i ene p resen-
[ ta to al S e n a t o il p roge t to Donin i -Lupo-
[rini . che v iene sub i to g iud ica to negli 
( ambien t i cu l tu ra l i e politici la propu
lsi n « più o rgan ica > di r i fo rma del la 
scuola. Le c a r a t t e r i s t i c h e del p roge t to 
•omunistn sono le s e g u e n t i : a) scuola 
)bbl iga tor ia unica e g r a t u i t a per tu t t i 

|i ragazzi dai (5 ai 14 a n n i : <>) s t r u t t u r a 
{uni ta r ia dei d u e cicli di s tud io , e l e m e n 
ta re e med io : e) unici tà del t i to lo di 
s tudio finale senza nessuna d i sc r imina 
t o n e pe r l 'accesso ai successivi g rad i 
li s t ud io : ri) c a r a t t e r e format ivo , ge-
ì c ra l e e d i s in te ress ino , dei p r o g r a m m i : 
*) n u o v o pr inc ip io e d u c a t i v o — una 
.•olta abol i to il l a t ino — fondato < su l lo 
studio del la s to r ia degli uomin i e del 
nonclo del la n a t u r a » ossia su l lo « svi
luppo de l le c o o r d i n a t e fondamen ta l i 
Iella coscienza m o d e r n a : la coscienza 
storica e la coscienza scient i f ica ». 

•state 1959 
Il m i n i s t r o de l la P.I. on. Medici , pre

senta al Cons ig l io dei m in i s t r i e al Con
siglio s u p e r i o r e de l la P.I. un p r i m o sche-
ìa di r i forma c h e s t r u t t u r a l ' i s t ruz ione 

in fe r io re in q u a t t r o sezioni : uman i s t i c a . 
tecnica , a r t i s t i ca e n o r m a l e , innn lcnen-
|do anco ra la sez ione uman i s t i ca all ' in
s e g n a m e n t o del l a t ino e confe rendo le 
il p r iv i leg io del l ìbe ro accesso a lu t t i i 
jradt degl i s tud i . Il p roge t t o app i uva 
a s i tuaz ione . Infat t i a g g i u n g e a l le H e 

scuole già es i s t en t i — scuola med ia , 
scuola d ' a v v i a m e n t o e p o s t - e l e m e n t a r e 

un q u a r t o IIIH» di scuola . accen tua t i 
lo cosi la d iv i s ione c lass is ta de l l ' i s t i li
mone. Il p i o g e n o v i ene c l a m o i o s a m c i i -
te boccia lo dal Cons ig l io s u p e r i o r e del
la P.I. e non a r r i v a n e a n c h e in P a r 
l a m e n t o . 

gennaio 1960 
11 m i n i s t r o Medici pi e sen ta al S e n a t o 

^ n secondo schema di r i forma in t i to la to 
I s t i tuz ione del la scuola m e d i a ». In 

Jrsso d i e t r o la torni t i la imitai la si r ip ro
v e la t r ad i z iona le d iv is ione c lass is ta 

i t t r a v e i s o le opzioni Al secondo a n n o 
In ta t t i il g iovane d e v e sceg l i e te t r a il 
l a t i no e le e&eicitazumi ai na t i che La 
opzione e d i s c r i m i n a n t e ai lini del pn>-
keguimenlo degl i s tud i , il t i tolo di s tud io 
bonseguilo alla Ime degli s tud i med i 
In ie t to r i e d i f fe renz ia lo e chi non abb ia 
bcello il l a t ino ha d a v a n t i a se >olo sboc
chi obb l iga l i , che non gli c o n s e n t o n o di 
» r r i va i t a l l 'Un ive r s i t à II p i o g e n o vio
le t r a v o l t o con il g o v e r n o T a m h t o n i 

IO settembre 1960 
La L)C non ria li coraggio di piesci i -

| a r e un n u o v o p i o g e n o e I on 3<JM.O. 

m o v o ministri» de l la P.I.. annunc i a una 
^erie di e m e n d a m e n t i ali») sc red i t a lo 
proget to Medici Gli e m e n d a m e n t i pre
sen ta t i . g u a l c h e mese dopo , m u t a n e 
j r o f o n d a m e n U il vol to del vecchio p .o -
| e l l o . La scuola obb l iga to r i a non di vie-

unica, m a r.on e più d iv i sa in t r o n 

coni d i sc r imina t i . L 'opzione, al secondo 
anno , r i m a n e t ra Ia l ino <• appl icazioni 
tecniche , ma non a p p a r e più p rede te r 
m i n a n t e por il p r o s e g u i m e n t o degli s tu
di . P e r c o n t r o in va s t e zone del paese 
vengono m a n t e n u t e le scuole post-ele
m e n t a r i e si p r e v e d e un no tevo le fi
n a n z i a m e n t o a l le scuole p r i v a t e col si
s t ema tlelle scuole a « sg rav io ». A l t ro 
e l e m e n t o di novi tà sono i p r o g r a m m i 
in cui il l a t ino cessa di e s se re l 'asse 
educa t ivo . A sos t i tu i r lo pe rò non vi è 
a lcun n u o v o pr inc ip io educa t i vo , m a un 
complesso di m a t e r i e v a g h e e rapsodi 
che che r iducono la conoscenza ad un 
c u m u l o di nozioni tecnic is t iche . 

27 luglio 1961 
Dopo una lunga , m e d i t a t a d iscuss io

ne la commiss ione P.I. del S e n a t o a r 
r iva ad a l c u n e conclus ioni . La maggio
ranza (che p r e s e n t a la re laz ione Mo
ne t i ) modif ica a l cun i degl i e m e n d a m e n 
ti Bosco, mig l io rando l i in a l c u n e p a r t i . 

L 'opzione inizia le t r a l a t ino e app l i 
cazioni t ecn iche v i ene infa t t i t ras for 
m a t a in opz ione t r a l a t ino e una l ingua 
s t r a n i e r a . Le scuole pos t - e l emen ta r i 
v e n g o n o abo l i t e , e s c o m p a r e l 'ar t . 8 su l 
le scuole a sg rav io . P e r c o n t r o la mag
g io ranza si o p p o n e a qua ls ias i o rgan ico 
indir izzo c u l t u r a l e de l l a n u o v a scuola . 

P e r q u e s t a r ag ione i comun i s t i m a n 
t e n g o n o la loro oppos iz ione p r e s e n t a n 
do il 2(1 s e t t e m b r e *(>1 u n a loro re laz ione 
rli m i n o r a n z a . S u q u e s t a base v iene de 
ciso da l l a P r e s i d e n z a del S e n a t o rli 
a p r i r e la d i scuss ione in au la , n o n o s t a n t e 
i d issens i in t e rn i a l la DC provoch ino 
con t inu i r inv i i , con un d a n n o e n o r m e 
per la scuola . 

31 luglio 1962 
Al S e n a t o si ha un v e r o e p r o p r i o col

po di scena . Il n u o v o m i n i s t r o del la P.I., 
on f in i , p r e s e n t a u n a se r i e di e m e n d a 
m e n t i a l le conclus ioni cui è p e r v e n u t a 
la magg io ranza {Iella commiss ione . Cini 
p r o p o n e che nel secondo a n n o vi sia 
un 'opz ione t ra la t ino , appl icazioni tec
niche e educaz ione mus ica le . L 'opzione 
d iv i ene (lisci m i m a n t e ai lini del prose
g u i m e n t o degli s tud i . Si r i t o rna cosi in
d i e t r o di d u e o t r e ann i . La confus ione 
sa le : i social ist i p r e n d o n o pubbl ica 
m e n t e posizione c o n t r o gli e m e n d a m e n 
ti Gin . la DC e d iv isa , il g o v e r n o li so
s t iene . 

11 settembre 1962 
il g o v e r n o non i n t e n d e r e c e d e r e dagl i 

e m e n d a m e n t i Cini, che l i qu idano il pr«f-
ge t to Bosco. Ad u n a r i u n i o n e t r a rai>-
pi e sen t an t i de l la m a g g i o r a n z a g o v e r n a 
t iva l'ori. Scagl ia , dati» per l iqu ida to il 
p i o g e n o Bosco, p r o p o n e un c o m p r o m e s 
so che salvi la sos tanza c o n s e r v a t r i c e 
de l le p iopos te g o v e r n a t i v e . Scag l ia sug
ger isce che il l a t ino r i m a n g a d iscr imi
n a n t e pei l 'accesso tigli I s t i tu t i secon
d a l i super io r i , l ibe ra l i zzando successi
v a m e n t e l 'accesso tla ques t i u l t imi al-
rU i i i ve r s i t a 

In più pioiHinc che il l a t ino in via 
« s i ; c r imen la l e » sia obb l iga to r io pei 
tu t t i nel s econdo a n n o del la scuola me
dia. E' un past iccio « tecnico r d e s t i n a t o 
a fai e t r a n g u g i a r e agli a l lea t i la l inea 
• ea / . ionai ia de l la DC ost i le a qua ls ias i 
sos tanz ia le r i forma del la scuola . 

I n a i l u o l o de l la « G i u s t i z i a » a tir-
ma Paolo Kossi. ex m i n i s t r o del la P.I.. 
a p p a r s o l'8 s e t t e m b r e , e spone già i 
t e r m i n i del c o m p r o m e s s o e il favore 
con cui ad esso guai da il PSD1. 
L"- A v a r t i > '.ave. 

12 settembre 1962 
I) S e n a t o che dovi e b b e d i scu t e r e , 

j .ei impegni presi p r i m a de l l e ferie, 
i p roge t t i Bosco e D on in i - L upo r in i . 
r i nv ia la d i scuss ione . 

la s viola 
Come è organizzata l'istruzione 

I vicoli ciechi 
della scuola 

italiana 
A'cl corto ili questi mesi 

centinaia ili mifiliaia di </ o-
i'::nl dovranno operare /uni 
scelta scolastica Scuola ».•<•_ 
</id, o scuola di avviameli. 
to'f Ginnasio-Liceo, istiin-
io tecnico, istituto niaai-
stralc? Facoltà scientifi^ltr 
o incolta iivianitiicUr? 
Spesso sono sci-Ite abbiniate. 
dettate dulia condizione so
ciale delle famiglie e dalle 
strutture classiste della no
stra scuola. Il nostro colla. 
boralore Gianfranco per. 
rrttf apre, con questo <tr-
ticolo. una serie di servizi 
die di settimana in setti
mana offriranno ai lettori 
un quadro completo dei di. 
versi il radi (leali studi in 
Italia, dalle elementari al
l'università. analizzandone 
le strutture, t contenuti 
rullìirali e in funzionr. 

La crisi ne l la (piale t u t t a 
la scuola i t a l i ana si d i b a t t e 
è o r a m a i fin t r o p p o mani 
festa p e r c h é occor ra denun 
c ia r l a : chi ha un figlio an
che piccolo sa (o s a p r à t ra 
q u a l c h e g io rno , a l lo scade
re dej t e r m i n i di iscrizio
ne) c o m e è difficile t ro
vargl i pos to in un as i lo 
s t a t a l e : o i sc r ive r lo a l le 
e l e m e n t a r i in una c lasse 
che non a b b i a gli o r a r i 
sconvol t i da i dopp i t u r n i , o 
— se è più g r and i ce l l o — 
in u n o di queg l i i s t i tu t i 
tecnici c h e h a n n o i post i 
con ta t i . Ma non 6 pe rò for
se q u e s t o il m a l e pegg io re 
del la scuola i t a l i ana : pe r 
ché è assa i più g r a v e la 
sua s t r u t t u r a a rca i ca e di 
c lasse : il c o n t e n u t o p ieno 
di noz ion ismo dei suoi pro
g r a m m i . 

P e r c h è s t r u t t u r a « di 
c l a s s e » ? P e r r e n d e r s e n e 
conto , b a s t a p e n s a r e a que l 
che costa , non t a n t o p e r le 
tasse e p e r i l ibr i q u a n t o 
pe r il < m a n c a t o guada
gno > del ragazzo , c h e non 
può e s s e r e m a n d a t o a la
v o r a r e nei c a m p i o a fa re 
il g a r z o n e da l forna io o in 
un b a r ( e q u a n t i ce ne so
no, in u n o c i t t à c o m e Ro
ma! ) g u a d a g n a n d o que l l e 
poche mig l ia ia di l i re c h e 
p e r m e t t o n o a t a n t e fami
glie m o d e s t e di q u a d r a r e il 
b i l anc io : p u r t r o p p o anco ra 
oggi i n I ta l ia la scuo la è 
un lusso e, s a lvo poche ec
cezioni, è a p e r t a lino ai 
g rad i più a l t i solo a chi 
può paga r se la , m e n t r e m e 
r i to . c apac i t à e in te l l igenza 
h a n n o solo mi v a l n t e se
condar io p e r (p ian to lo no
s t r a Cos t i tuz ione af fermi 
che la scuola d e v e es se re 
a p e r t a a tu t t i i capaci e > 
mer i t evo l i , e che lo S t a t o 
deve forn i re i mezzi pe r 
f r equen ta r l a a chi non li 
ha Non solo : ma c'è un 
a l t ro e a n c o r più soprafl ino 
s i s tema c a p a c e di « ga ran
t i r e » la se lez ione di clas
s e : è un s i s t ema più s u b 
dolo. m e n o e v i d e n t e m a 
non pe r q u e s t o m e n o efii-
cace. 

E' il s i s t e m a dei « vicoli 
ciechi ». 

Scelta 
irreversibile 

Non so se t u t t e le fa
migl ie ne l l e qua l i ci sono 
ragazzi c h e escono da l l e 
e l e m e n t a r i si r e n d o n o con
to che la .scelta de l t ipo di 
scuola a l l a q u a l e iscr ive
re i tìgli non è u n a scel ta 
da poco, d e s t i n a t a a in
f luenzare solo gli a n n i im
m e d i a t a m e n t e fu tu r i , ma è 
una sce l ta defini t iva, pra
t i c a m e n t e i r r eve r s ib i l e che 
g r a v e r à su t u t t o il loro fu
tu ro . E* t r ag ico , e g ro t t e 
sco. ma e cosi : i n to rno ai 
dieci a n n i un p a d r e do
v r e b b e d e c i d e r e che a t t i 
tudin i ha suo figlio: se e 
« tag l ia to » pe r prosegui 
re negli s tud i o no — a 
dieci a n n i , si bad i , q u a n 
do pedagogis t i e psicologi 
a f f e rmano concord i l 'im
possibi l i tà di l i a n e qual 
siasi conc lus ione in tal sen
so da un fanc iu l lo non an
cora f o r m a l o . E la cosa 

a p p a r e aucoi più t r a g i c i 
e g io t t e sca se si cons ide ra 
che spesso hi scelta è ob
b l iga ta : in (piantj paesi e 
paesini c 'è solo una scuo la? 
Cer to , si p u ò m a n d a l o il fi
glio a s t u d i a r e in c i t tà se 
si ha v ic ino una scuola più 
a l la t ta ; c e r t o ne.-mila leg
ge lo v ie ta , come n e s s u n a 
legge v ie ta a nessuno di 
a n d a r e a pas sa re l ' es ta te 
nel più lussuoso a lbe rgo di 
Capri . . . 

In efFett,i se si cons ide ra 
lo s c h e m a de l la scuola ita
l iana a p p a r e e v i d e n t e l'in
c idenza dei « vicoli cie
chi » e degl i « sbocchi li
mi t a t i » d e l l e scuole» cioè 
che r i l a sc iano un t i tolo di 
va lo re m e d i o c r e che non 
consen t e in a lcun modo di 
p r o s e g u i r e g | j s tudi , o che 
a p r e solo le s t r a d e ad al
t re scuole « minor i » ren
d e n d o imposs ib i le il « re
c u p e r o » deg l i e l emen t i me
glio do t a t i . Lasc iamo da 
p a r t e i c o n s e r v a t o r i e gli 
i s t i tu t i di mus ica , solo ca
so nei q u a l i u n a < selezio
ne » p recoc iss ima può es
se re n e c e s s a r i a : dopo le 
e l e m e n t a r i a b b i a m o I r e vie 
che si a p r o n o al ragazzo 
che vogl ia e possa cont i 
n u a r e gli s t u d i : la poste-
l e m e n t a r e . lo a v v i a m e n t o 
profess iona le e la « me
dia ». La p o s t e l e m e n t a r e 
è la t ip ica scuo la t appa
buchi . poco più di una 
scuola e l e m e n t a r e che con
t inua pe r un a l t r o t r i enn io 
e che in sos tanza s e r v e a 
far c o n t e n t o e g a b b a t o chi 
v o r r e b b e s t u d i a r e e non 
ha i mezzi pe r « a n d a r e in 

c i t t à » : è. di fa t to , la ti
pica scuola concessa senza 
t r o p p a spesa e fatica a 
clii Ila a v u t o la s f o r t u n a di 
n a s c e r e in nn paese l lo fuo
r i m a n o : chi la f r e q u e n t a ha 
sì la poss ib i l i tà di esse re 
in pace con la coscienza 
pe r che ha segu i to il det
t a t o cos t i tuz iona le c h e vuo
le ogni ragazzo s t u d e n t e fi
no a H a n n i ; m a n u l l a p iù : 
poss ibi l i tà di c o n t i n u a r e gli 
s tud i , zero , a m e n o di non 
r i cominc i a r t u t t o da capo. 

La « via 

del latino » 
Poco d i v e r s a l ' a l t e rna t i 

va p e r chi è in c i t tà ed ha 
a p o r t a t a di m a n o la scel
ta, che in q u e s t o caso è : 
med ia o a v v i a m e n t o ? la
t ino o no? — che significa 
p e r ò : poss ibi l i tà di conti
n u a r gli s t ud i , o no? per
chè di fa t to d a l l ' a v v i a m e n 
to si p u ò a c c e d e r e solo a 
scuole « mino r i » ( i s t i tu t i 
femmini l i e profess ional i , 
scuole t e c n i c h e ) . La scuo la 
di a v v i a m e n t o d o v r e b b e 
p r e p a r a r e a c e r t e profess io
ni (e ve n e sono infa t t i di 
t ipi d i v e r s i : a g r a r i o , com
m e r c i a l e e c c e t e r a ) : e q u e 
s ta è una ovv ia t en t az ione 
p e r chi p e n s a di d o v e r far 
l a v o r a r e i figli il P«ù p re 
s to e a n c h e se que l che si 
o t t e r r à s a r à poch ino po
c h i n o (che p r e p a r a z i o n e 
p rofess iona le ser ia si p u ò 
d a r e a un r agazze t to siti 
b a n c h i di u n a c l a s se? ) 

nioltj finiscono p e r cede re , 
a n c h e se il p rezzo che son 
cos t re t t i a p a g a r e è eso
so : a v v i a r e i figli in un 
vicolo cicco. 

Chi resce a s u p e r a r e lo 
scoglio e a p r o c e d e r e pe r 
la e v i a del l a t i n o » si ri
t r ova dopo t r e a n n i di fron
te a un a l t r o b i v i o : il g in
nas io e il l iceo, che ap r i 
r a n n o in s e g u i t o t u t t e le 
s i t a r l e — la scuola de l la 
olila, dei d e s t i n a t i a priori 
a p r o s e g u i r e gli s t ud i —: 
il l iceo scientif ico, che a p r e 
t u t t e le facol tà un ive r s i t a 
rie sa lvo l e t t e r e e l egge : 
l ' i s t i tu to m a g i s t r a l e più 
b r e v e di Un a n n o , s o r t a 
di liceo d e c l a s s a t o : fa 
« g u a d a g n a r e un a n n o », 
ma a c a r o p rezzo — p re 
p a r a z i o n e di t ono m i n o r e . 
e p r e s soché t u t t e p r e c l u s e 
le facoltà u n i v e r s i t a r i e . In
fine, gli i s t i tu t i t ecn ic i : ai 
cui d i p l o m a t i s ia p u r e con 
mol t i l imi t i o r a si p u ò 
a p r i r e ( c o r o n a m e n t o di 
una l unga b a t t a g l i a c h e 
a b b i a m o s o s t e n u t o p e r a n 
n i ) a n c h e la p o r t a d e l l ' U n i 
ve rs i t à . La sce l t a , la g r a n 
d e sce l ta r i m a n e d u n q u e 
a 11 ann i , m a via v ia il 
g iovane t r o v e r à a n c h e ne 
gli a n n i success iv i u n a se
r ie di e d i g h e » che s b a r r e 
r a n n o il f a t i ca to c a m m i n o 
v e r s o gli s t u d i s u p e r i o r i ! 
La se lez ione a v v i e n e così 
non più s u l l a b a s e de l m e 
r i to . ma p e r r ag ion i v a r i e 
e d i v e r s e c h e v e r r a n n o 
ana l i zza t e ne i nos t r i ser 
vizi de l l e p r o s s i m e se t t i 
m a n e . 

Gianfranco Ferretti 

S'inaugura domani 

Seminario 
dell'UGI 

a Montecreto 
.S'j aprirà domani a Mon

tecreto, in provincia (li 
Modena, e proseguirà do-
manica 16 e lunedì 17, il I 
Seminario Nazionale dei 
dirigenti delle, associazio
ni goliardiche, organizzato 
dall'Unione goliardica ita
liana. 

I lavori, ai (inali parte
ciperanno circa 200 stu
denti in rappresentanza di 
rimisi tutte le sedi mt iper -
sitarie. si articoleranno in 
due sattori: il primo, è sul 
tema: l'UGI a la Rappre
sentanza, e toccherà a p p u n 
to la (luestioni connesse con 
la necessità di trasformare 
l'attuale struttura della 
Rappresentanza, prendendo 
in esame naturalmente tut
ti quei mutamenti nella or-
ganizzaziore dalle associa
zioni che si rivelino utili 
al conseguimento di que
sto obiettivo. Il secondo 
settore è invece dedicato 
alla inessa a punto dei pro
blemi riguardanti il rap
porto del movimento stu
dentesco con il mondo del 
lavoro e le organizzazioni 
politiche, il nesso fra pro
grammazione e conomica e 
pianificazione scolastica, 
infine il significato di quei 
<conlcniiti alternativi» che 
permettono di distinguere 
chiaramente una scuola ra
dicalmente nuova da una 
scuola tecnicamente, e um-
modernata -->. 

I/iniziativa presa dal-
l'UGl con la convocazione 
di (tiicsto seminario si può 
senz'altro definire nuova 
nella storia del movimento 
studentesco. Fino ad oggi 
infatti gli incotitri nazio
nali degli universitari so
no avvenuti solo nei con
gressi, nei quali, com'è na
turala. hanno sempre avu
to un peso preponderante 
le considerazioni di fondo 
connesse con la riforma 

ai lettori 
Un diritto 

che si paga 
Egregio direttore, 

f ina lmente l ib ra i ed ed i 
tori si sono messi d 'accor
d o e eli a lunn i de l la scuola 
e l e m e n t a r e p o t r a n n o a v e r e 
i l ibri di te<!o g r a t u i t i : ma . 
a min p a r e t e , è u n a ben p a 
ve ra cosa di f ron te al costo 
di u n o sco ia io ed ai sacr i 
fici cui j geni tor i si d e b b a 
no s o b b a r c a r e . E poi v o r . f i 
p o r r e un i n t e r r o g a t i v o : 
p e r c h è mai soltanto le 
scuo le p r im. i t i e Mmo g r a 
tu i t e? Pei che n o n si atìi-.a 
l ' a t t enz ione del le m a s s e sul 
fa t to che a n c h e le scuole 
s u p e r i m i , e perfino l 'Uni 
ve r s i t à , poti e b b e r o esser.• 
f r e q u e n t a t e g e n i t a m e n t e ' . ' 

A l m e n o su! p i ano ideo
logico. b i s o g n e r e b b e pre
fìggersi lo scopo di r en . ì e -
t e accessibi le e f requen ta 
b i le . senza spese , ogni t ipo 
di scuola , e di i s t i t u i r e la 
concess ione de : tes t i scola
stici. a spe»e de l lo S ta to . 
P e r c h è tu t to q u e s t o ? P e r 
che la cu l t u r a e la p r i m a 
r icchezza del la naz ione : 
nel la ma.-sa degl i s t u d e n t i 
che . per i a s i o n i di pover 
tà . sono cos t re t t i ad a b b a n 
d o n a r e gli --ìndi, si p e r d o n o 
degl i ind iv idu i che p o t r e b 
b e r o essere de l l e c ime noi 
c a m p o scientifico. 

Pei le famigl ie p o v e r e . 
è già una spesa o un non-
g u a d a g n o que l l a d i per
m e t t e r e ai fi5li di f requen
t a r e l 'Univers i t à . m e n t r e . 
e s sendo g iovano t t i , po t r eb 
b e r o c o n t r i b u i r e al m a n t e 
n i m e n t o del la famig l ia . Il 
conce t to del la g r a t u i t à dei 
test i scolastici e del la fre
quenza d o v r e b b e essere . 
pe r regola, e s teso a tu t t i ì 
c i t t ad in i , ma si t en t i alme
no per ora di e s t e n d e r l o a 
tu t t i coìoro c h e pot»sono 
e s ib i r e il ce r t i f ica to di po
v e r t à . 

A b b i a m o b i sogno d i s tu 

diosi s p e c i a l m e n t e ne l c am
po soc ia le ; c r e d i a m o di es
s e r e m o d e r n i e di e s se re 
a l l ' ap ice , al non p l u s u l t r a 
de l la o rgan izzaz ione socia
le : invece s i a m o n e l l a p iù 
g r a n d e confus ione e ne l la 
compl i caz ione : la v i t a de l 
le m a s s e si svo lge negl i in
t r i ca t i l ab i r in t i de l l e r a t e 
mens i l i , de l l e c amb ia l i , del 
le r i c e v u t e e di t a n t e a l t r e 
mi l l e scar toff ie che r ichie
d o n o l 'opera ass idua di un 
a rch iv i s t a pe r ogni fami
glia. 

Con il m a s s i m o r i spe t to 
da p a r t e di un i nd ipen
d e n t e 

Lettera firmala 
Roma 

Senza dubbio, fra ali 
obiettivi più avanzati di 
una riforma democratica 
della scuola c'è l 'es tensio
ne" della g r a t u i t à rifilici 
scuola primaria fino ai più 
alti aradi dell'istruzione. Il 
diritto allo studio compor
ta anche questa conquista. 
nel senso che alla spesa per 
l'istruzione provvedano i 
confrrbucnfr p roporc ionn l -
mente al loro reddito e non 
r icchi e p o t e r i inr i iscr imi-
natamente attraverso la 
tasse scolastiche e l'acqui
sto dei libri di testo. Ma 
questo è solo un aspetto 
della lotta per assicurare 
l'accesso dei capac i e m e 
r i tevol i ni p iù nifi qrair 
dell'istruzione per cui si 
impone una radicale tra
sformazione dell'assistenza 
scolastica; proprio perchè 
si tratta di garantire un 
d i r i t t o , nessuna umiliante 
divisione di « poveri ? può 
avere cittadinanza in una 
scuola democratica. 

Oggi occorre «inciTirt:o 
realizzare la scuola gratui
ta dell'obbligo secondo il 
dettato costituzionale: oggi 
gli alunni delia scuola me
dia ancora pagano la tassa 
e sopra'iiitto hanno ogni an
no una torte spesa e.i libri, 
c.'if P c la p r i m a c lasse ar
riva a cinquantamila lire. 
i s t i t u i r e la scuo ia uguale 

per tutti i ragazzi fino al 
lé.mo anno significa anche 
affrontare e risolvere que
sti problemi. 

Una maestra 
clericale 

Caro Direttore. 

vor re i c h i e d e r t i u n con
sigl io pe r u n a q u e s t i o n e 
scolas t ica che r i g u a r d a di 
r e t t a m e n t e mia figlia, a l u n 
na rli IV e l e m e n t a r e in u n a 
scuola s t a t a l e rli R o m a . La 
m a e s t r a , p e r a l t r o assa i di
l i gen te e p r e m u r o s a , è una 
i m p e r t e r r i t a c l e r i c a l e : tu t 
to l ' i n s e g n a m e n t o d i v e n t a 
religione, o m e g l i o p r e d i 
co. d a l l e poes ie a m e m o 
ria. m cui c'è s e m p r e l 'an
gelo c u s t o d e che non lascia 
mai l iber i ques t i pover i ra
gazzi a l la < s cope r t a de l 
l 'Amer ica *: l ' anno scordo. 
in occas ione de l la r icor
renza . ha d e t t o c h e Cr i s to 
foro Co lombo e r a s t a t o p i e -
d e s t i n a t o d a Dio a s c o p r i r e 
il « n u o v o m o n d o » : d i fa t t i 
si c h i a m a v a Cristoforo, c ioè 
p o r t a t o r e di Cr i s to , e Co-
Zombo che è il s e g n o de l lo 
S p i r i t o S a n t o . I n o l t r e si in
fo rma se le a l u n n e v a n n o 
a messa , f anno la c o r n a i io
n e . ecc. C o l t a m e n t e i pro
g r a m m i d i c e n o che < la re-
l i / i one ca t to l ica e il coro
n a m e n t o e il f o n d a m e n t o 
. lo i l ' i s t ruziono »: ma mia 
figlia si t r ova in g r a v e d:-
sas io . In q u e s t a s i tuaz ione . 
non so se fa r le c a m b i a r e 
sezione. Puoi d a r m i un 
consig l io? Un co rd i a l e sa
lu to . 

L. G. 
P e r u g i a 

La situazione cui acccn-
ìia prcoccimato il padre di • 
famiglia non è, p u r t r o p p o . 
mo l to eccezionale, anche se 
personaimentr grave. Il 
processo di aericulizzazio-
J V n e i ' a scuola elementare 
è documentato dall'orien

tamento della q u a s i fofa-
lità dei libri di testo. Cer
tamente esistono insegnan
ti che fanno del loro me
glio per porre tm argina e 
svolgono un insegnamento 
il più possibile laico e mo
derno. mentre tanti altri, 
come la maestra in que
stione. si distinguono per 
lo zelo c l e r i ca le , la ch iu su 
ra ideologica, il conformi
smo. Sul piano generale il 
problema non può essere 
certo risolto distribuendo 
qli alunni secondo le idee 
dei loro acnìtori. ma lot
tando per realizzare una 
scuola laica, moderna ed 
aperta per tutti. 

Esiste tuttavia il p r o b l e 
ma personale cui accenna 
il padre di famialia e per 
il quale non si può consi-
gliare astrattamente il 
cambio della sezione senza 
conoscere la situazione con
creta della scuola, l'orien
tamento degli altri inse
gnanti e del direttore, e so
pratutto i problemi .«olie
r a f? dalla bambina. L'n 
punto sembra chiaro: qua
lunque dec i s ione t qcnifo-
rj possano prendere parli
no prima a fondo con la 
bambina, tenendo presente 
che cosa essa Quadaancreb-
be e che cosa perderebbe 
con il cambio della sezio
ne. i rapporti con le com
pagne oltre che con la mae
stra. *lf fra t e r s o un delica
to caso p e r s o n a l e , per •; 
(j'.iale si può dare solo un 
consiglio problematico, la 
lettera è significativa: men
tre i clericali fanno un 
gran parlare dei pericoli 
cui andrebbero incontro i 
loro figli neV.a scuola di 
stato, in realtà assai arava 
è il disagia di tanti radaz
zi che proprio da p a r t e di 
chi dovrebbe educare ad 
una concezione libera e :i-
perta del mondo c ùc\ rap
porti fra ali uomini, rice
vono fin dalle prime clas.si 
e l e m e n t i di contr iz ione e di 
chiusura. 

della seuolu; è sempre man
cata una occasione in cui 
fosse possibile riflettere se
riamente e criticamente 
sulle esperienze fatte, in
dicare un cìiiaro program
ma politico e di lotta con 
precisa scadenza a tutte le 
associazioni aderenti, fare 
un bilancio delle forza a 
disposizione per concreta
re quel programma, al fine 
di ottenere la massima mo
bilitazione e di adeguare 
eventualmente l'efficienza 
organizzativa ai compiti fis
sati. 

Questa occasione si pre
senta ora e può segnare 
un decisivo passo avanti 
dall'U.G.l. a di tutto il 
movimento studentesco; i 
presupposti politici perchè 
una iniziativa del genere 
prendesse corpo, erano 
però già da tempo presen
ti nell'elaborazione della 
U.G.l. 

Già il documento re
datto dalla Presidenza nel 
d i c e m b r e scorso nel quale 
giungevano a compimento 
e a chiarificazione le istan
za emersa al XII congresso 
di Venezia, individuava, di 
f ron te ulìa spir i ta all'am
modernamento e all'ulte
riore condizionamento del
la scuola da parte dei grup
pi i n d u s t r i a l i e de l l a sctro-
/« confessionale, organica
mente alleati, la necessità 
per il movimento studente
sco di uscire dalla fase di 
protesta e di denuncia del
l'arretratezza della scuola 
italiana, e di iniziare una 
nuova battaglia, che per 
essere più avanzata e cir
coscritta era tanto più dif
ficile e decisiva. 

Il XIII Congrasso di Bo
logna confermava quella 
analisi politica a individua
va in una organizzazione 
di massa dagli studenti 
democratici (che superasse 
in prospettiva la divisione 
fra laici e ca t to l ic i ) lo 
strumento più adatto per 
far fronte alla situazione 
nuova. 

Il momento in cui il se
minario si tiene gli fa poi 
assumere un carattere che 
va al di là del rinnovamen
to interno di una associa
zione universitaria, sia pu
re questa l'UGI, il cui peso 
negli Atenei è sempre sta
to notevole, a cresce con
tinuamente. 

Ci si trova ormai ad 
una s t r e t t a decisiva dal 
problema della scuola: le 
questioni connesse con il 
terzo stralcio Giti (in par
ticolare la commissione per 
la messa a punto del nuo
vo piano), l'annunciata 
legge-ponte per l'Universi
tà, il ventilato riconosci-
nicnto giuridico degli or
ganismi rappresentativi, la 
trasformazioni sostanziali 
che intanto (al di là di ogni 
piano) continuano a veri
ficarsi nella nostra scuola. 
nella maggior parte dei 
casi in senso contrario al
la volontà delle forze de
mocratiche, le lotte che si 
annunciano vigorose alla 
ripresa dell'anno scolastico. 
pongono al movimento stu
dentesco gravi compiti, al
cuni di carattere c o n t i n 
g e n t e . altri di fondo, dai 
quali dipende la conclusio
ne positiva o negativa di 
quindici e piii anni di lotta. 

Certo l'UGI non è e non 
riiolc essere sola a soste-
ncrc questa battaglia; ma 
in una situazione in cui. 
per motivi che sfuggono 
del tutto alla sua respon
sabilità. l'UXVRI si dibat
te m una crisi che scopre 
completamente le sue in-
sutJìcienzc strutturali e in
sieme la condanna all'im
potenza. non può non sen
tire accresciuto il proprio 
ruolo di guida delle masse 
s t u d e n t e s c h e ne l l e ba t f a -
plrc democratiche nella 
scuola. 

Con questo seminario la 
ì.'GI si propone, rinnovan
do se stessa, di mettersi al 
servizio di tutto il movi
mento studentesco, aiutan
dolo a superare senza dan
ni la crisi dell'UXURI. per 
dare anche a questa una 
soluzione positiva. 

Dalla piena realizzazione 
di questo proposito, dipen
de anche la possibilità di 
a i u t a r e -iltre force n n i t e r -

; sirarie. e in p r i m o luogo t 
car tol ic i deVIntesa. a vc-

j rifieare tino in fondo la lort 
I a u t o n o m a dr«pnnibilifn e 

la loro r e sponsab i l i t à de-
i mocratica. 
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