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la scuola ' • % . - . ' 

Nel programma dei comunisti 
una scuola veramente per tutti 

Al cittadino che ascolta i discorsi 
elettorali di questi giorni che esal-
tano Tazione svolta da tutti i par-
titi, indiscriminatamente, per il po-
tenziamento della scuola, pud ve
nire in mente qualche dubbio. Se 
tutti e soprattutto il governo hanno 
tanto lavoratd per creare la scuola 
del popolo, come mai i risultati vi-
sibili di questa amorosa, attenta 
azione, sono cosi scarsi, cosi lon-
tani dal soddisfare perfino le esi-
genze piu elementari del popolo? II 
cittadino fa appello alle 6ue espe-

• rienze personali; e specie se ha dei 
figli in eta scolastica, e. portato a 
registrare una patente contraddi-
zione fra queste.sue esperienze e i 
bilanci che governo e partiti al po-
tere gli presentano. Egli sa che deve 
tenersi i bambini piccoli a casa per 
mancanza di scuole infantili o ras-
segnarsi a mandarli in scuole pri
vate a pagamento; che deve assog-
gettarsi a fare la fila per iscrivere 
i piu grandicelli ad una scuola in
dustr ia l ; che nelle scuole elemen
tari gli alunni hanno lezione per 
tre ore in turni alternati: e che per 
il resto della giornata non sanno 
come passares utilmente il tempo; 
sa che aflfUmversita'ma'ncano aule 
e attrezzature, che gli studenti si 
contendono un posto a sedere nel-. 
l'aula di anatomia o di fisica; che 
nei paesi mancano gli edifici scola-
stici, che i banchi sono spesso vec-
chi di mezzo secolo, che neanche le 
famose aule pre-fabbricate, incomo-
de e costose, ma solennemente pro-
messe da tempo, sono state messe 
in opera; ea, infine, che il problema 
della scuola e uno dei piu assillanti 
per la sua fomiglia. 

Ma soprattutto sa che nonostante 
queste difficolta egli non puo tra-
scurare la scuola per i figli poiche 
l'istruzione e diventata come il pa
ne; necessaria per il lavoro di do-
mani e per capire qualche cosa del 
mondo in cui si vive. 

i l l progresso gli impjone di far-
istruire i suoi figli; ma.'questo do-
vere diventa per lui sempre piu 
gravoso. Anche se talvolta non rie-
sce a risalire alle cause del suo di-
sagio egli avv.erte il contrasto fra i 
discorsi e la realta, fra le promesse 
e le realizzazioni. 

OCCORRE RIVEDERE I PRO-
GRAMMI DELLE SCUOLE ELE
MENTARI 

Non e necessario soffermarci a 
dipanare il filo dei ragionamenti 
che il cittadino puo svolgere a que-
sto proposito nella sua mente; ne', 
aggiungere denunzie alle tante che 
gli vengono , spontanee _ dall'espe-
rienza personale. -

Cercheremo soltanto di met-
tere a fuoco i punti nevralgici 
della vita scolastica odieroa e 
di isolare i problem! che ri-
guardano la scuola di tutti, os -
sia quella scuola che va dai 6 
ai 14 anni. 

Tra le cose piu urgenti che 
ei attendono nei prossimi me-
si vi e la necessita di solleci-
tare una revisione dei program-
mi della scuola elementare per 
collegarli con quelli della scuo
la successiva. 

Non bisogna dimenticare che la 
scuola elementare, uscita dalla ri-
forma Ermini, e una scuola che 
prevede tre cicli, il terzo dei quali, 
la post elementare, avrebbe dovuto 
offrire ai ragazzi del popolo. un mo-
do molto sbrigativo per completare 
l'obbligo scolastico. Essa costituiva 
un primo gradino per la conquista 
di una cultura che non doveva usci-
re dalla genericita, dalla approssi-
mazione. Le formule del globali-
smo ebbero un significato molto 
preciso per tutta la scuola Ermini; 
significarono un guazzabuglio di co-
gnizioni destinate a restare al di 
qua della scientificita. 

In nome della liberta dell'inse-
gnante e dell'alunno, i programmi 
si mantennero - entro linee molto 
vaghe, salvo che per la religione 
che.fu, al contrario, legata stretta-
mente al catechismo approvato dal
le competent! autorita. 

I riformatori del tempo trovaro- . 
no molto opportuno inserirsi nella 
battaglia contro il nozionismo e il 
mnemonismo combattula da tutti 
gli educatori del vecchio e del nuo-
vo secolo, per evitare ogni orga-
nizzazione del sapere, ogni conti
nuity logica nella fatica mentale; 
per evitare, anzi, al fanciullo ogni 
fatica mentale. Si confuse ad arte 
lo sforzo necessario per ogni soli-
da conquista culturale. col suppli-
zio delle formule bell'e fatte da 
mandare a memoria; l'impegno du_ 
raturo che e frutto di disciplina 
rigorosa con le strutturazioni logi-
che imposte dall'esterno senza par-
tecipazione ' attiva dell'alunno. Si 
fece appello continuo alia sponta-
neita; lasciando che si creasse .ad-
dirittura il mito deH'interesse im-
mediato e rapsodico. 

Non d da mettere in dubbio che . 
anche con i programmi Ermini. in-
tegnanti particolarmente preparati 
abbiano saputo dar vita ad un in-
segnamenlo vivo e nello stesso tem
po organico, libero ciofe nel scnso 
piu esatto della parola; ma 6 anche 
legiUimo pensare che a questi pro

grammi cosi vaghi, si debba attri-
buire un notevole sbandamento 
della maggior parte dei maestri, 
specie di quelli che hanno dovuto 
fare le loro prime esperienze senza 
poter trovare un qualsiasi aggancio 
tra la realta della loro scolaresca 
e le indicazioni programmatiche. 

Un senso di perplessita si e 
creato nel mondo della scuola, 
quando con la creazione della 
scuola media obbligatoria, si e 
soppresso l'esame di ammissio-
ne collocato tra la fine del ciclo 
elementare e il ciclo medio. 
Quella perplessita non nasceva 
sempre da cattiva coscienza de-
gli insegnanti elementari, ne 
dalla prospettiva di un piu du-

- ro lavoro da parte degli inse
gnanti medi: ma aveva una ra-
gione obiettiva nella frattura 
tuttora esistente tra i program
mi, i metodi. il carattere stesso 
cosi diverso delle due scuole. 

La scuola elementare, infatti, ha 
perduto quel. completamento che 
era stato previsto nel terzo ciclo 
postelementare; deve far rientrare 
nel suo ambito molti insegnamenti 
e soprattutto la formazione di certi 
atteggiamenti mentaJi, di certi abi_ . 
ti Iogici che erano stati trascurati 
nella scuola Ermini; deve avviare, 
con un nuovo carattere dato alia 
ricerca e alia osservazione, al lavo
ro scientifico che dovra poi svilup-
parsi nella scuola media; dare il 
possesso sicuro della lingua con la 
capacita non soltanto di esprimer-
si con vivacita e immediatezza ma • 
anche con proprieta, con consape-
vole dominio del linguaggio e, delle 
sue concatenazioni logiche, delle sue 
articolazioni; mettere in grado, cioe, 
il fanciullo, di affrontare la fase 
della sistemazione del sapere ad un 
livello adeguato di elaborazione di 
maturazione. Tutto questo non si 
ottiene senza una attenta pianifi-
cazione che deve tener conto degli 
interessi prqpri deH'eta, della parte-
cipazione attiva del . ragazzo, ma 
anche delle prospettive d ie si pon-
gono ad ogni fase della vita sco
lastica e che devono entrare nell'or-

. ganizzazione mentale del maestro, 
accanto ai principi della pedagogia 
e della metodica. ^ - -

Noi non vogliamo ricondurre 
la scuola elementare alio stadio 
in cui il suo programma si 
condensava nel leggere, scrive-
re e far di conto: vogliamo anzi 
arricchire la scuola elementare 
di tutta la vita che le pud ve-
nire dai piu ampi contatti con 
le espressioni culturali del pre-
sente e del passato, ma come 
piinto di partenza dohbiamo 
considerare - insopprimibile , il 

. possesso sicuro degli strumenti : 
del sapere: quel possesso che 
non e garantito dai due cicli 
attual i . i '-•••• 

Si tratta di ridar vigore a certe 
istanze accantonate in nome di un 
attivismo male interpretato, di abi-
tuare il fanciullo a raggiungere at-
traverso l'osservazione, cognizioni 
precise e a concatenarle in modo 
da aprire la via ad altri interessi 
ad un livello piu alto; di conside
rare la scuola elementare come il 
primo gradino di un'istruzione che 
si deve conchiudere. alia fine.della 
scuola media, con la conquista di 
prospettive per le attivita future 
sia rivolte al campo tecnico sia al 
campo speculativo. 

LA CHIAVE DI VOLTA DELLA 
RIFORMA Ef LA SCUOLA OB
BLIGATORIA DI 8 ANNI, PRO-
POSTA DAI COMUNISTI 
Tuttavia e evidente che questa 

battaglia non puo essere staccata 
da quella per tutta la scuola obbli-

, gatoria. 
L'ultima fase della battaglia sco

lastica che si e svolta in Italia ha 
avuto come oggetto, soprattutto. la 
struttura, il carattere, i programmi 
della scuola media destinata ai ra
gazzi tra gli 11 e i 14 anni; la cui 
creazione costituiva non soltanto un 
impegno politico imposto dalla Co-
stituzione ma anche un impegno 
pedagogico derivante dalle appro-
fondite ricerche compiute in questo 
dopoguerra.J Si e trattato di una 
fase assai ricca di studi. di proget-
tazioni, di scontri nella quale si e 
dovuta riesaminare la validita di 
tutta la scuola confrontandola con 
le esigenze di sviluppo economico-
sociale-culturale della nostra so-
cieta. 

Ancora una volta, in campo 
' scolastico. si e svolto un duello 

assai serrato tra i partiti delta 
conservazione che difendono i 
privilegi delle classi aviate e 
i partiti democratici che rom-
battono ogni dlscriminaiione 
classista a cominciare da quella 

• scolastica. ' 
• Se si facesse un bilancio conclu-

sivo dell'enorme mole di dati ri- • 
sultanti da questa intensa attivita 
il principio piu importante che ne 
verrebbe confermato e che un or-
dinamento scolastico democratico 
presuppone una revisione a fondo 
dei contenuti e dei metodi dell'in-
segnamento; e che ogni tentativo 
di conservare con mescolanze piu 

Una vignetta di Scalarini del 1925: dalla politica degli 
idealist! trassero vantaggio i clericali > 

o meno abili la parte invecchiata 
della scuola tradizionale costitui-
sce, non soltanto un assurdo peda
gogico, ma un pericolo per la stes-
sa vitalita delle nuove strutture. . 

Se non si vede con chiarezza 
che il nodo della questione e 
quello di trasformare una scuo
la per privilegiati in una scuo
la per tutti si perde l'orienta-
mento indispensabile per dare. 

'. un senso preciso all'azione ri-
formatrice. Sotto questo profllo , 
il compromesso. realizzato tra "' 

' democristiani e socialisti ha 
creato una diversione non esen- . 
te da pericoli. 

E che abbia prodotto un vero di-
sorientamento e confermato anche 
dalle ragioni che in questa campa-
gna elettorale sono state riesumate 
da alcuni partiti per riproporre mo-
tivi di discriminazione scolastica ' 

. contro cui si lotta da piu di un se 
colo vantando una preminenza in-
tellettuale dovuta alle tradizioni di 
famiglia dei ragazzi agiati sui ra
gazzi del popolo. 

Occupandosi della scuola media, 
piu rozzamente i missini, con mag-
giore abilita i liberali. hanno dimo-
strato la loro preoccupazione di ve - • 
derne aprire le porte alia grande 
massa dei figli dei lavoratori che 
vi porterebbero un abbassamento 
del livello culturale. Questi argo-
mentatori mostrano di ignorare 
completamente. la discussione che 
intorno a questi motivi si e svilup-
pata. con accent! anche drammati-
ci, in questi intensi anni di ricerca 
pedagogica e che ha smontato, ar-
gomento dietro argomento, il ca-
stelletto di obiezioni che in nome 
della' coltura e del prestigio na : ' 
zionali. si opponeva alia estensione ' 
della scuola media. Non eara inu
tile accennare ad alcuni momenti 
di questa ricerca. 

Una fase decisiva si ebbe nel 
periodo che corre tra il novem-
bre 1955, quando il Comitato 
cent rale del partito comunista "' 
affermo I'esigenza della creazio
ne di una scuola media unica 
e gli inizi del 1959 quando i se 
nator! Donini e Luporini pre-
sentarono alle Camere un pro-
getto gia elaboratp nelle sue 
linee e nei suoi principi fon-
damentali. Si rreava cosi una 
alternative concreta alia poli
tica democristiana che in suc
cessive fasi (progetto di riforma, 

Gonella, riforma Ermini, ecc.) ave
va confermato la sua linea conser- • 
vatrice mantenendo una netta divi-
s i o n e t r a i diversi corsi desiinati 
alia scuola media obbligatoria. 

La discussione era costretta dalla 
iniziativa comunista a scendere su 
un piano di concretezza; si trattava 
di opporre argomento ad argomen
to, ragione a ragione. E su questo 
terreno di confronto diretto i pro- . 
getti e i pateracchi della Democra- . 
zia cristiana apparvero irrimedia- v 

bilmente antiquati. contraddittori. ,v 
insostenibili. • - - • s /:.- • - - -

.•• II progetto Donini-Luporini non . 
nasceva improvviso; esso interpre- v 
tava i motivi essenziali di una tra- V-
sformazione che si era andata pre-
parando attraverso la trasformazio-

ne della stessa realta nazionale, nel 
mondo del lavoro, nel mondo della 
pedagogia, e di tutta la cultura. 

Oltre il gruppo di studiosi comu
nisti che si era formato intorno a 
Riforma della Scuola e che segui-
va la traccia • segnata da Antonio 
Banfi, da Concetto Marchesi, e nella 
origine piu lontana da Antonio 
Gramsci e da Antonio Labriola, la-
vorava autonomamente ma con pro. 
fonde concordanze di principi an
che la rivista Scuola e citta, e un 
folto gruppo di maestri pedagogisti 
convergent! intorno al partito sb-
cialista. Lamberto Borghi, France
sco De Bartolomeis. Aldo Visalber-
ghi ed altri che. non soltanto rive-
devano le teorie pedagogiche alia 
luce di quel rapporto scuola-societa 
che dette tanto vigore agli studi di 
Villari e Gabelli nel secolo passa
to, ma anche alia luce del partico-
lare significato dato a quel rapporto 
dai filosofo americano Dewey; e ve-
rificarono con ricerche psicologiche 
le componenti dell'intelligenza gio-
vanile separando, nella valutazione 
delle capacita, quanto e dovuto a 
intelligenza naturale e quanto a 
ricchezza o poverta di stimoli del-
1'ambiente. 

IL COMPROMESSO GUI-CODI-
GNOLA HA SIGNIFICATO L'AB-
BANDONO DI PRECEDENT! 
POSIZIONI IDEALI 

Ripercorrendo • fascicoli di Scuo
la e citta e i volumi di questi pe
dagogisti si ha laimisura del con-
tributo che ess i '^anno apportato 
alia distruzione di'pregiudizi di ca
sta che ostacolavano la dilatazione 
scolastica in direzione delle classi 
popolari; e di quanto abbiano col
laborate a quel movimento di ri
forma di cui il Partito comunista 
ha rappresentato in questo determi
nate momento la punta piu avan-
zata. 

L azione politico-sociale che im-
poneva la creazione di una scuola 
unica fino al 14. anno fu di stimolo 
ad una revisione critica dei vecchi 
tipi di scuola differenziata che sem-
bravano concordare assai bene non 
solo con le vecchie division! di clas-
se (ad ogni categoria sociale la sua 
scuola) ma anche con le differen-
ziazioni - di carattere psicologico 
che. secondo alcuni studiosi. disiin-
guono gia dalla pre-adolescenza. i 
ragazzi adatti al lavoro mentale dai 
ragazzi adatti ad attivita pratiche. 
Sembrava naturale e giustificato. 
secondo queste teorie, che gli tini 
fossero avviati alle scuole medie, 
gli altri alle scuole professional!. 
Le difficolta provate da molti ra
gazzi del popolo di fronte al latino 
sembravnno confermare questi 
principi psicologici. ; "* 
• E' merito di Francesco De Barto. 
lomeis oltre che di Angiola Mas-
succo Costa aver dimostrato che le, 
difficolta trovate nella vecchis^ scuo
la media da una forte pertentuale 
di alunni non dipendono sempre, 
da incapacity individual ma assai 
spesso da poverta dell'ambiente fa-
miliare e ancora piii spesso dal ca-

• ; • • . ' ; . . , . - ' - . ^ • / , ^ . . . • • - • . • • • 

•.,.'•'rattere sclerotico, assurdo del vec
chio ordinamento scolastico al qua
le possono adattarsi soltanto ra-
»azzi superdotati o superassistiti 

, • dalle famiglie. -: 

« La scuola media — scrisse De • 
.' Bartolomeis — e sotto il peso di 

*•'' una logora tradizione umanistica 
(Scuola e citta - 31 maggio 1960): 
si continua ad aspettare miracoli 
dal tirocinio grammaticale, dallo 
studio del latino, dalle matemati-

: . che. in piena assenza di attivita 
. :•. creative, di una organizzazione so

ciale delle varie occupazioni, dj un 
sia pur elementare rispetto per le 
capacita e il ritmo di lavoro indi-
viduale. Si confida ancora troppo 

. largamente su un allenamento for-
male che dovrebbe sviluppare i po-

. teri essenziali dell'intelligenza e si 
respingono come una contaminazio-

• ne o un inutile appesantimento le 
' attivita pratiche, le ricerche. i la- -

boratori, le occupazioni sociali, le 
attivita espressive. Tutto cio che 
polrebbe rendere concreta ed effi-

• ciente l'educazione e guardato con 
. diffidenza ». - .. - ,-; 

••'•j-. La scuola media tradizionale 
- n o n e soltanto inadeguata alle ca-
i pacita del ragazzo popolano, se- ; 
. condo-il pedagogista; "dal punto . 

di vista educativo essa e inefficien-
te per tutti". • > -

De Bartolomeis pensa dunque a 
una riforma totale: punta deci-
samente verso la soluzione uni-
taria; si batte perche non venga 
confermata la tradizionale discri
minazione educativa ' pur ricono- . 

• scendo le difficolta del lungo cam-
mino che si dovra percorrere per 
attuare una riforma cosi comples-
sa. Egli fa delle riserve sulla pos
sibility di portare a termine in 
breve tempo la riforma totale. Ma 
le sue riserve non sono di princi-

:pio; se mai riguardano la neces-, . 
sita di una pianificazione e quella : 

. id i . far , precedere,. ogni disposizioT -
= ne di Iegge da periodi piu o mend . 
• • lunghi • di - sperimentazioni didat-

tiche. • .•••:•'.••• 
Nello stesso fascicolo • di bcuu-

la e citta. Lamberto Borghi espo-
. neva gli aspetti sociali dell'educa-
zione dagli 11 ai 14 anni sottoli-
neando il valore dell'attributo uni-

. tario' con il quale il gruppo di 
- Scuola e citta definisce la • scuola 
nuova in contrapposto airattribu-
to unica usato dal gruppo di Ri
forma della scuola. W: 

< Sia concesso di ripetere qui — 
egli scrive — come per inciso che 

• si • caratterizza tale scuola come 
unitaria, anziche come unica, per 
sottolineare la -varieta nelFunita t 
d.fl^isuor.p^ogran^ima, il suo fine 
o'rientativo", la "sua preoccupazione : 
di. offrire;..un insegnamento indivi-
dualizzaio a mlsura ' di ciascun • 
alunno nell'ambito delle . direttri- : 

ci di sviluppo comuni a tutto il 
gruppo di eta sulla cui base si co- . 
struisce il programma generale di 
studio per tutti >. 

-S i trattava qui di una preoccu- .-
pazione di carattere pedagogico 
per la quale lo studioso preferiva 
che piuttosto che una sola attivi-

1 ta di un determinato tipo fosse of- : 

' ferta ' all'alunno • la scelta tra di
verse attivita dello stesso caratte
re, soluzione che non intaccava il 
fondamento • comune. dell'educa-
zione. '"' •' ' ' • • ' . . . xi-. . . . . . . 

• E che questo fosse il vero signi
ficato dato da Borghi alia distin-
zione tra unicita e unitarieta della . 
scuola * media '• e confermato dal . 
suo interessante studio sul '« Rior-
dinamento della scuola - media in-

- feriore > pubblicato ' nel gennaio 
1963 su Scuola e Costituzione il pe-
riodico deirAssociazione Difesa e 
sviluppo della scuola • statale. r "•'„[. 
• • Questo - saggio e ~ posteriore al • 
compromesso Codignola-Gui con il 

' quale si e approvato un - disegno -
di riforma della scuola obbligato
ria per il periodo 11-14 anni che / 

. elude, in sostanza, i problemi mes-
si in luce in quindici anni di studi, 
dimenticando le ; ragioni sociali e 
pedagogiche che hanno im posto la 
riforma e perdendo il filo condut-
tore che avrebbe dovuto guidare 

- Tazione riformatrice. '• 
Come e noto, la riforma Co-

dignoIa-Gui. crea . una • scuola < 
media senza definire con esat- ' 
tezza il suo nuovo asse cultu
rale; mantiene un rudere di • 
latino (predeterminante per 

. gli studi classic!) introduce as
sai timidamente rinsegnamen- . 

" t o scientifico, non punta con la 
suffiriente - decisione su ' quel' 
complesso di attivita creative 
ed espressive che dovrebbero ' 
completare la giornata scola
stica deiradolescente. A questi ' 
gravi difetti di sostanza si ae> 
giunge la . mancanza di una 
pianificazione concreta, per cui '' 

Tinizio della riforma ' coincidera • 
inevitabilmente con la mancata 
organizzazione del personale in-
segnante e col suo disorientamen- " 
to, con la mancata preparazione " 

. degli edifici. dei mezzi di traspor- . 

<o (per gli alunni dei piccoli cen-
. tri che devono essere trasportati 

a scuola), delle attrezzature. ecc. 
. E* noto anche che con un ottimi-

smo alquanto sconcertante. il go
verno ha confidato sulla televisio-
ne per superare molte delle dif
ficolta che non ha saputo e voluto 

Un artkolo di 
DIN A BERTONI JOVINE 

. r - - • - . \ - \K ' / 

II compito del Partito comunista 
e d i portare avanti la lotta per Id scuola 
interpretando le esigenze popolari/ 
ricercando la solidarietd 
di tutti gl i studiosi. 
Nessun imbroglio, nessun camuffamento 
puo cancellare la fisionomia 
di una scuola che deve essere democratica 
nella sostanza: 
rispondere cioe alle esigenze 
di una vita culturale piena 
e al diritto di ogni cittadino di inserirsi 
in essa come partecipe attivo. 

>: v . < . . . 

Le tre spallate alia scuola di stato: Groce, Anile e Gentile 
> - , ; ; . . • 

Gentile offre le scuole all'iniziativa privata 

affrontare su un piano di neces
saria consapevolezza e responsa-
bilita, ha confidato anche sullo 
sprito missionario degli insegnan
ti, spirito missionario tirato in bal-

•" lo con abbondanza di retorica, tut-
te le volte che manca la razionale 
organizzazione delle attivita. 
'-• Lamberto - Borghi' passando ' in 
rassegna : la posizione assunta dai 
diversi partiti nei confronti della 
riforma Codignola-Gui si ferma di 
proposito su quella del partito so-

. cialista che ] ha subito, nel com
promesso, - una defprmazione giu-
stificata, solo in parte, da. questo 
tipo di ottimismu. 

« I socialisti — ' scrive — si 
• sono indotti a spostare la piat-
. taforma delle loro richieste su 

posizioni arretrate, nella spe-
- ranza che la conquista della 
• scuola media comune per tutti 

•' dia comunquc un forte impul-
; so progressivo al rinnovamen-

to della nostra societa. Tale' 
pur ' cauto ottimismo appare 

• • '-' solo in parte giustificato». . 
'' La ragione sostnnziale della ri
se rva espressa ; da Borghi ' e que
sta: che «per quanto riguarda i 
programmi nulla e innovato dal
la legge». Anzi — aggiungiamo'. 
noi — dal punto di vista educativo. 
si e creata una grande cbnfusio-
ne dalla quale sara difficile risa-
lire a una posizione di chiarezza. 
Cosi che il compromesso non rap-
present a una tappa per la realiz-
zazione di : un • piano Iogicamente 
concatenato a una certa prospet
tiva. ma una rinunzia a questo 
piano che pure era nettamente e 
robustamente delineato nel pen-
siero dei pedagogisti di parte so-
cialista. noi compresi. 

Dopo questa svolta che ha 
compromesso i risultati di mol
ti anni di lavoro che aveva-

no avuto uno sbocco assai si-
gnificativo nel progetto Doni
ni-Luporini (che ha condizio-

. nato, nonostante tutto, l'axio-
ne successiva di tutti i par-

\ titi e di tutte le correnti pe
dagogiche), il compito del par
tito comunista e di portare 

'.\' '• avanti la lotta per la scuola 
interpretando fedelmente le 
esigenze popolari; di rlcercare 
la solidarieta di tutti gli stu
diosi, desiderosi di uscire al 

• •" piu presto dall'equivoco per 
- riprendere un discorso chlaro 

ed obbiettivo suU'argomento. 
La confusione con cui si pari a 

oggi dei problemi scolastici. nella 
pa rata in cui ogni partito si ador-
na delle penne del pavone van
tando il contributo dato alia que
stione scolastica, ripetendo spesso 
frasi fatte a cui non corrisponde 
nessuna realta, con cui si mesco-
lano vecchio e nuovo come se la 
scuola non dovesse essere un or-
ganismo vivo ma un intruglio dl 
formule o una girandola di fuochi 
artificiali, puo essere diradata sol
tanto tenendosi stretti a quella li
nea logica che i fatti, la vita de
mocratica in sviluppo, I'aspirazio-
ne ad un progresso culturale e 
sociale hanno indicato. 

Nessun imbroglio, nessun ca
muffamento puo . cancellare la fi
sionomia di una scuola che deve 
essere democratica nella sostanza. 
rispondere cioe alle esigenze •1i 
una vita culturale piena e al di
ritto di ogni cittadino di inserirsi 
in essa come partecipe attivo. 

Dina Bertoni Jovine 
(Le vignette di Sealarini e di OftW 

rato sono state tratte dai volume 
'« La icuola italiana dal 1870 ai giorni 
nottri * di Dina Bertoni Jovint, 0ub-
blicato dagli Editor! Riuniti). 
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