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Al Congresso di Bologna 

Gli storici italiani 
attaccano Gui 

Chiesta I'istituzione di una laurea in Scienze Storiche 
II ministro dc vuole eludere le conclusion! della « Com-
missione d'indagine»- Un odg per la Biblioteca Feltrlnelli 

Firenze: un'iniziativa dell'ARCI 

Posizioni unitarie 
contro i lpiano » 

Si 6 svolto recentemente a Bo
logna il 2. Congresso della So
cieta) degli storici italiani. L'ordi-
ne del giorno si 6 articolato in 
sette relazioni: le piu rilevanti, 
oltre alia presentazione del bi-
lancio consultivo e preventivo ad 
opera di Franco Valsecchi, quelle 
di Giorgio Spinj per il progetto di 
laurea in Scienze Storiche presso 
le Facolta di Lettere e Magistero 
e di Gianfranco Miglio sui proget-
ti di riforma delle Facolta di 
Scienze Politic-he. 

La relatione di Spini si e ri-
solta in un atto di accusa al Mi
nistro Gui per il suo tentativo di 
eludere anche le conclusion! del
la Commissione d'indagine sidla 
sctiola, e in una critica severa del-
l'indirizzo generale del governo 
che, ad esempio, per quanto ri-
guarda la ricerca scientifica, la-
scia l'ltalia in una posizione di 
ahbandono e di arretratezza sen
za riscontro in alcun altro paese 
moderno e civile: atto d'accusa e 
critica che sono stati praticamente 
condivisi da tutta 1'assemblea, 
tanto e vero che tra le mozioni ap-
provato risulta in primo piano 
quel la firmata da una serie am-
plissima di storici, tra cui Firpo e 
Gambi. Delle Piane e Diaz, Mar
tini e Saitta, Sestan e Berengo, 
Della Peruta e Manacorda. 

La riforma 
Eccone il tcsto: < L'Assemblea 

della Societa degli storici italia
ni, sentita la rolazione sui rappor-
ti intercorsi fra il Consiglio Diret-
tivo della Societa ed il Ministro 
della P. I. in rnerito al progetto 
di laurea in storia. constata con 
vivo rammarico che il piano Gui 
non ha preso in considerazione, 
nonostante gli affidamenti dati in 
proposito dal ministro nel maggio 
10(54, no porta traccia del docu-
rnento presentato al Ministro stes-
so dalla nostra Societa circa i di-
partimenti; e che anzi tende a 
conservare il piu possibile intatte 
le strutture universitnrit* esisten-
ti. rifiutando pcrsino le conclu-
sioni a cui era pervenuta la Com
missione d'indagine; consideran-
do che la riforma universitaria 
generale e sottoposta a continui 
rinvii, 1'assemblea da mandato al 
Consiglio Direttivo di proseguire 
presso il Ministero stesso e pres 
so il Parlamento nella sua azione 
intesa ad ottenere nel piu breve 

tempo possibile I'istituzione del 
corso di laurea in storia nelle 
Facolta di Lettere e di Magistero. 
Raccomanda in particolare di agi-
tare questi problem! sulla stampa 
periodica e possibilmente anche 
attraverso la radio. L'assemblea 
auspica altresi la costituzione di 
un Ministero della ricerca scien
tifica con poteri effettivi, che non 
sia una copia dei Minister! gia 
esistentl, ma un organo preva-
lentemente rappresentativo del 
mondo degli studi e con funzioni 
di coordinamento e di sostegno 
delle attivita degli istituti di ri
cerca gia esistentl >. 

Un patrimonio 
Un altro ordine del g i o m o di 

rilievo, che e stato approvato dal-
l'assemblea degli storici italiani, 
e quel lo presentato da Alatri. Be
rengo, Della Peruta, De Madda-
lena, Manacorda, Martini, Procac-
ci, Saitta, Tagliacozzo e Vivarelli 
per quanto si riferisce alle trava-
gliate e pericolose vicende della 
Biblioteca Feltrlnelli. Eccone il te-
sto: < II Congresso nazionalo del
la Societa degli storici italiani, 
constatato che i provvedimenti 
tutelari finora presi nei riguardi 
della Biblioteca Feltrinelli non ri-
solvono il problema urgente sen-
tito da tutti gli studiosi, c ioe quel
lo della libera accessibility alia 
Biblioteca stessa, la quale potreb-
be restare chiusa anche per molti 
anni, fa voti perche i pubblici po
teri trovino gli strumenti legisla-
tivi e i mezzi finanziari, ovvero 
incoraggino eventual! iniziative 
private, onde assicurare l'apertu-
ra al pubblico ed il normale fun-
zionamento e svi luppo di una isti-
tuzione di cosi alto interesse scien-
tifico. 

Impegna il Consiglio Direttivo 
della Societa a seguire attentamen-
te gli sviluppi della questione e ad 
intervenire con i mezzi piii adat-
ti per una sua soluzione nel sen-
so auspicato >. Come e noto, Gian-
giacomo Feltrinelli non soltanto ha 
chiuso I'lstituto e la Biblioteca, 
specializzati in storia politica, eco-
nomica e sociale dei secoli XVIII-
X X , ma ha anche fatto ogni ten
tativo per vendcre la Biblioteca 
all'estero: contro tali tentativi e 
stato posto il vincolo sull'istitu-
zione, che va senz'altro conside-
rata come un patrimonio naziona-
le e inalienabile. 

Conferenze e dibattiti nelle Case del Popolo — Un docu
ment di comunisti, socialisti e indipendenti — Serrata critica 
alle «linee direttive » — I finanziamenti alle scuole private 

FIRENZE, marzo. 
Una interessante iniziativa e 

stata prornossa dal comitato fio-
rentino deH'ARCI: esso ha riuni-
to un folto gruppo di insegnanti 
di scuole primarie, di scuole se-
condarie, di professori di istituti 
superiori e di docenti universitari 
per « afjrontare un dialogo critico 
sidle sorti della scuola italiana e 
segnatamentc sui « piano Gui >. 
Di questo qualificato gruppo nan-
no fatto parte, fra gli altri, co-
munisti (Kaicich, Tassinari, Flo-
riana Signori) , socialisti (Mora
les, Pagliazzi, Pettini, Giorgio Spi
ni ) , indipendenti (Lumachi) , il 
redattoie capo della rivista 11 
Ponte Giuseppe Fa vat l, giornali-
sti, d ingent i di associazioni de-
mocratiehe di massa. 

Al termine di una serie di in-
contri e di riunioni sono stati rac-
colti in un piccolo volume i di-
versi contributi, che rappresen-
tano un apporto notevole di ana-
lisi critica 

Un primo giudizio negativo 
viene espresso sulla introduzione 
al « piano Gui >. Se ne rileva il 
carattere « ambiguo e contradditto-
rio, sintomo evidentc del continuo 
tentativo dt compromesso cui ri-
corre il ministro per svitotare di 
rcale sigmficato innovatore le sin-
gole proposte della Commissione 
di indagine > e per vaniflcare « lo 
stesso significato del "piuno", c'«e 
pure ambisce ad essere il primo 
tentativo di collegamento organi-
co tra le spese della pubblica istru
zione e una forma di program-
muzione economica generale >. 

Ma i punti piii critici sono quelli 
relativi al rapporto fra famiglia e 
scuola (Gui fa propria la sostan-
za della piii retriva tradizione cat-
tol ica) , alia l imitazione del con
cetto di autonomia che, secondo 
il ministro, potrebbe diventare 
« forza critica sovvertitricc >, e al 
proposito manifestato di far passa-
re il finanziamento del le scuole pri
vate, attualmente in gran parte 
in mano a gruppi clericali. 

La valutazione critica si accen-
tua nelTesame delle s ingole parti 
del < piano >: la scuola materna, 
ad esempio, dovrebbe assolvere 
una funzione genericamente edu-
cativo-assistenziale a integrazione 
dell'opera della famiglia e, quel 
''he e piu grave, lo Stato dovreh-
be finanziare le scuole non statali 
(rel igiose) in misura superiore a' 
quelle statali (di una volta e 
mezzo) , la cui istituzione comun-
que si avrebbe solo dove manca 
« la libera iniziativa > (degli or-
dini religiosi) . 

La denuncia riguarda anche l'in-
sufficiente qualificazione degli in
segnanti e il mantenimento della 
situazione di monopolio clericale 

degli Istituti magistrali, nonche la 
assenza di un rapporto democrati-
co che permetta la partecipazione 
a) governo della scuola di .nse-
gnanti, genitori, rappresentanti de
gli enti locali. 

Non diversa c stata la valuta
zione del « piano > riguardo alia 
scuola elementare: il volumetto 
pone infatti in rilievo la carenza 
nella preparazione del personale 
direttivo ed ispettivo e nella de-
mocratizzazione delle strutture 
scolastiche, oltre al ripiegamento 
verso un « doposcuola > facoltati-
vo in luogo della scuola a tempo 
pieno. 

Circa la scuola media, si sotto-
linea la linea involutivn che la ca-
rattenzza, specialmente per il 
permanere di strutture tipicamen-
te tradizionali e classiste, e per la 
mancanza della gratuita che, sola, 
potra assiciuare una effettiva on'2-
zantalita alia «scuola dell'obbli-
go >, la cm tara maggiore resta. 
comunque, l'indirizzo equivoco, la 
assenza di un chiaro contenuto 
ideale e l'ostilita delle autorita 
centrali. 

Della scuola superiore viene 
criticata l'impostazione voluta-
mente selettiva e discriminatoria, 
il mantenimento in vita dell'isti-
tuto magistrate (benche prolun-
gato di un anno e camuffato co
me liceo magistrale) , la posizione 
subalterna che viene assegnata al
ia istruzione tecnica. 

Dopo una denuncia dei critcrl 
con cui viene programmata l'istru-
zione pro fe s s iona l (definita per 
cittadini di seconda categoria), il 
documento passa ad esaminare la 
situazione dell'Universita, sottoli-
neando criticamente, la mancanza 
di una scelta politica di fondo e 
la derisoria attuazione del diritto 
alio studio, il mantenimento del 
< ghet to» del magistero. la strut-
turazione dei dipartimenti caotica 
e senza contollo, 1'assenza di pre-
visioni serie per lo sviluppo del
l'Universita e soprattutto il man-
cato rinnovamento delle strutture 
accademiche. 

L'iniziativa non si limita a que-
sta elaborazione critica, peraltro 
interessante: e intenzione, infatti, 
di questo gruppo di insegnanti e 
dell'ARCI fiorentina di organiz-
zare decine di conferenze e di di-
battiti nelle Case del Popolo e nei 
circoli democratici per sensibi l iz-
zare e chiamare alia lotta I'opmio-
ne pubblica e le masse lavoratri-
ci. con il concorso delle quali sara 
possibile aprire la strada ad una 
profonda e avanzata riforma del
la scuola italiana. 

la scuola 
' ' ' ~ * 

Importanti risultati del Convegno di Lurisia (Cuneo) 

GLI INSEGNANTI: 
APRIAMO LE PORTE 
ALL A RESISTENZA! 
Occorre realizzare i principi di liberta, uguaglianza e 
autogoverno che ispirarono la lotta antifascista modi-
ficando profondamente le attuali strutture autoritarie 

Nei giornl 19 e 20 marzo a 
Lurisin (Cunvo) una scssan-
tina di profvssori. inseanunti 
di scuole medie c U'conda-
rie, hanno dimisso. sulla ba
se di una relatione della 
professoressa Silvta Spellan-
zon, sui problemi dell'ln.-te-
gnamrnto della storia con-
temporanea e della Hesistcn-
za nella scuola Riteniamo 
importante pubblicare I'in-
Jero testo della mozione fi
nale, in cui si prccisano le 
richieste dcqli insegnanti. 

Ci sembra che questo do
cumento, co.vi come il conve
gno, svaltosi in coneomitan-

FRANCIA I 
Gli student) iscrittisi nel 

1964 alle University fran- I 
cesi sono r.tati 357 mlla, I 

I contro i 320 mila dell'an- • 
no preceuente, con un I 
taBBo percentuale di au-

I mento dell' 11,5 ^r. Nel I 
I 1963 II tasso d'aumento I 

I
rlspetto all'anno prece- , 
dente fu del 13,4 ^ . I 

L'Universita di Parigl, ' 
I c o n i suoi 120 mila stu- I 

denti, ospita un terzo di | 
• tutti gli universitari fran-

I «8i . • , I 
I Nel 1965, di fronte ad I 
I un aumento di student! | 

I pari a 43 mila, sono stati 
creati nelle scuole fran- I 
cesi solo 1557 nuovi posti ' 
per insegnanti. I 

g-1-

» » • 
II bilancio scolastlco . 

francese e stato aumen- I 
tato quest'anno del 14 <*,., 

I mentre nel '64 1'aumento I 
raggiungeva il 26 1. \ 

za con I'analoga manifesto' 
zlone indctta a Firenze, sia 
importante, perche e forse la 
prima volta che professori 
di scuole medie e seconda-
ric delle reuioni llgure e pie-
montese, si sono incontrati 
per discutere un problema 
di notevole interesse e di eo-
jl vasta portata da investire 
Vintera questione delle strut
ture attuali della scuola ita
liana. 

lntorno a questi argomenti 
vi e stata un'ampia discus-
.sione. Un esiguo numero di 
Inseonanti di Saluzzo ha ere-
duto ritirandosf, di non poter 
acceltare alcuni punti della 
discussione e delle concluslo-
ni, che non rlguardavano cer-
to, perb. Vinsegnamento del
ta storia della Kesisten^a 

11 convegno di Lurisia era 
stato organizzato dal Comi
tato cuneesc per le celebra-
zioni del Ventennale della 
Lotta di Liberazione. In col-
laborazione con i provvedito-
rull agli studi delle due re-
gioni venne sceltu la meta 
dei partecipanti. menire I'al-
tra meta venne inuilala dirct-
tamente dal comitato vromo-
tore. Si devc far rilevare che 
due prowediforati hanno 
mantenuto il piu. ermetico si-
lenzio. senza nemmeno piu-
stificare presso il comitato 
il loro disinteresse alia que-
stione non si sa se a causa 
di disguidi por.tali o di una 
personale considerazione Si 
tratta dei provveditorati dl 
Savona c di Alessandria 

A/a tutto quetto non ha cer-
to potuto sminuire I'impor-
tanza di una iniziativa parti
colare in un anno in cui mol-
ta attenzione si pone nH'fnsp-
gnamento della storia della 
Rcsislcnza nella scuoia, non 
limitata ad un problema cro-
nologico. ma per il significa
to politico e morale di quelle 
vicende Infatti. come abbia-
mo accennato, negli stessl 
giorni, in altri modi pur con 
gli stessi obfeftii'f. si diseu-
tcva a Firenze di quel pro
blema e se ne dlscutera a 
Praga nel corso di un conve
gno internazionale nei gior-

II secondo volume di M.A. Manacorda 
su « Il marxismo e Teducazione » 

MUTAMENTI 
E CONTINUITA 
NELLA SCUOLA 
SOVIETICA 

Esame d'ammissione alia Facolta di fisica delPUniveraita di Lwov 

Presentsndo ai lettorl del-
YUnita (il 15 gennaio di que
st'anno) il primo tra 1 tre vo-
Iumi di Mario AliRhiero Ma
nacorda su - II m.irxismo e 
l'educazione ». e prccisamonte 
il volume dedieato a / clatsict 
(Marx. Enjjels, Lenin), dice-
vamo: - 1 mcriti del curatore 
sono.„ eccezionali per quel 
che riguarda In icrieta scidi-
tiflca. il rigore erudito. la pre-
cisione lin^uistici. Ii complo-
tezza delle annot.i/ioni e del-
1'apparato critico - Non ab-
biamo ogfii che da npe'ere il 
medesimo giudizio a proposi
to del secondo volume. La 
fcuola sovietica < Armando 
Armando. Roma, 1965. pp. 
303. L. 1 800; seguira tra bre
ve un terzo e ultimo volume. 
La scuola net pac*i socialistL 
cioe negli altri pae<i sociali
st!. Unione Sovietica e$c|y-a> 

Possiamo perci^ entrare su-
bito nel mento dei - Testi e 
document! - raecolti. pre<en-
tatu e spes5o tradotti rcr la 
prima volta dal ru<?o da Ma
rio A Minacorda nonch^ rion 
manchino altro operc prege-
voli sulla scuola *«.v:etioi. per 
la prima volta — co<l almeno 
ci sembra — riuseiamo a se
guire bene II percho e il io-
me dei mutamenti. degli svj-
luppl. delle bnttute d'arre<t^. 
delle svolte e delle nprese che 
segnano le tappe della impe-
tuosa ma travagliata crosoita 
della scuola e della cducazio-
n» nel primo paese socialist\. 
Pm la prima volta, ncllo stes

so tempo, vediamo nitidamen-
te delineata la pcrsonalita de
gli uonv.ni. dei militanti che 
hanno avuto. penodo per pe-
riodo. influenza determinan-
te sulla scuola e la pcdigo-
Cia soviet che: Lunaciarskij e 
la Krupskaia. Uionskij c 
Sciulghin, Bubnov e Medin-
skij e Kairov. dagli anni di 
Lenin a quelli di KrusHov 
attraverso gli anni di Stalin 
< Forse propno per dehneare 
porsonaggi nuovu poco o nul
la o mal cono«ciuti in Italia. 
Manacorda ha del tutto om«*s-
so - testi e documenti - di 
Anton Semionovich Makiren-
ko. ormai molto tradotto e 
studiato anche da noi: tutta-
via. a nostro a\A*i<<x Maki-
renko nmane la pi*i - gros-
sa» personalita pedaxogi-a 
nel primo mezzo «eco!o di vi
ta dell'Unior.e So\netica. e 
Minacorda ha percio com-
mes<o. tutto «ommato. un pec-
c.ito di omissione). 

Nella storia della scuola <o-
victiea. attraverso i - testi e 
documenti- con tanto intelli-
gente <tudio raccolti da Mario 
Manacorda. noi troviamo un 
ejemen'o di continiutii nel non 
venir m.ii meno delle ragimi 
fond.imentali della rivoluzio-
ne operaia e <ociaIista. e pre-
eisamente. per quel che ton-
cerne scuola e pedagogia, nel 
non venir mai meno della esi-
genza di fondo, posta da Marx 
e da EngeK della crescitn di 
-uonuni onmlatemli - e non 
deformati e perduti in una 

specializzazione; di uomini 
interi (reintegrati) e non piii 
scissi, non piii -alienati -. non 
piu estranei alia societa in cui 
vivono. al lavoro che compio-
no. a se stc>si Conic, perft. 
icalizzare questo obiettivo ri-
\oiuzionano. pedagogico cul-
turnle c sociale insieme-' .-'ul 
come, si sono sviluppate lot-
te molto accese. contra<ti di 
tendenze che ancora oggi agi-
l.ino. muovono, spingono in 
dcrlnitna in avanti la Mruoia 
sovietica 

Come unire cultura genera
le. lavoro. conoscenza dei fon-
damenti delte diverse tecni-
che (istruzione politec iica>. 
preparazione professionale'' 
La ricerca di un - giusto equi-
librio tra le esigenze cultura I i 
e quelle di una rapida e con-
creta preparazione professio
nale- non ^ problema acca-
demico della primi rivoluzio-
ne sociahsta. ma questione vi-
tale e drammatica: non e da 
stupire se. pur evitando scm-
pre una precoce specializza
zione (come aveva ammonito 
Lenin nel 1920>. la «cuola -o-
vietica abbia proceduto per 
- eccessl«. e per successi'-e 
cnsi 

Per quanto I molt! docu
menti raccolti da Manacorda 
sugli -anni di Lenin - (che 
egli prDlunga, e a ragione, 
flno al 1930) slano assai vivi. 
e per quanto i comment! del 
curatore siano validi e pre-
cisi, forse il nostro autore 
non riesce a dare pienamente 

la atmosfera di speranza, di 
radicaJe rinnovamento, di - as-
salto al c ie lo- che caratteriz-
zb la prima fase della nvo-
luzione scolastica sovietica, 
tra«cinando ed entusiasmanrio 
tutta la - intelligenza - pro
gressiva (anche molti di co-
loro che avevano ri<crve i-
perple-iit,5* sui bolscevichi e 
<ul potrre sovietico) 

Fu un grincie. impotuoso 
movimento per liquidare la 
vecrhia scuola delle cla«i 
privdegiate. a«tratta. autontT-
na, anstocratica. staccata dil-
la vita Si voile creare una 
«cuola nuova. Icgata alia vi
ta. uni ,nna culturalmen'e e 
socialmente Pertanto. la -cuo-
la sovietica fu fino al 1937 
(almer.o nella denommarionc 
ufficiale. che la rcaltii impo
se quasi subito eorrezioiP 
una -scuola umca del livo-
r o - Alia -base della vita 
scolastica. il lavoro produt-
tivo - Aboliti programmi, ora-
ri. materie. si voile procedo-
re col - metodo dei comples-
si •• (1'idea di - complesso - ci 
sembra vicina a quella di 
- centro d'interesse -) Contro 
la vecchia disciplini da ca-
serma della scuola autoritaria. 
si proclam6 I'autogovcrno de
gli scolari: si definl il mie-
stro come un - compagno piu 
esperto- (Sciatskii). Vi fu an
che chi dichiaro - la scuola 
di per se una cosa borghese-
(Sciulghin). avanzando la pa-
rola d'ordine delia - morte 
della scuola -, della educazio-

ne attraverso la vita sociale 
e il lavoro produttivo. e ba-
sta. 

La svolta del 1931 (si trat-
t6 in venta di un periodo di 
trasformazione, tra il 1!)31 e 
il 1937 circa) fu. Innanzitut-
to. urn nccessita oggettiva 
della societa sovietica La 
- scuola unica del lavoro - era 
uno strumento inadegua'o per 
la costruzione del socialism"»: 
culturalmente insumciente. m-
capace di formare qu.ndri tec-
nicL con una larghissimi per
centuale di perdite. di falli-
mentL Non si poteva non ri-
tornare. da un Iato. alia rein-
troduzione di orari. progrim-
mi. materie, alia sistcnm*i-
citi del sapere. dall'altro a 
una certa specializz,iziont 
delle scuole successive at 
cielo comune di base 'di ot
to anni. poi. di sette. oggi di 
nuovo di ottot. 

Mario Manacorda sAttoi-
nea. si. questa nece;sit.i og
gettiva. ma parla anche spes-
so di un pericolo di Mm-ira 
combattuto e abbattuto 'enza 
tener conto del pencolo di 
destra. cio.1* del ritorno puro 
e semphce a talune posizoni 
tradizionali. Ci6 e probabil-
mente vero: non credo per6 

-che le denominazioni di - si
nistra - e -des tra - (stavo 
per dire: le etichette) ci aiu-
tino a capire bene in che co
sa consistette il dinno dei 
metodi seguiti negli anni di 
Stalin anche nel campo della 

scuola e del dibattito peda
gogico 

Leggendo. o rileggendo. te
sti e documenti degli - anni di 
Stalin -. sono rimasto ancora 
una volta colpito dr»IIa 50-tan-
ziale giustezzi delle posizioni 
in essi espresso, per quanto 
concerne il mento dei pro
blemi. Giuste le entiehe alio 
spontaneismo e al - libertan-
smo-; giusto il rifiuto della 
teoria della - morte della 
scuola -. del - metodo dei 
comples.>i -. della - progetto-
mania -. della maicanza di z\-
stematicita Giu-ta inche la 
critica alia idea del - fatale 
oondizionamento dei fsnciul-
Ii ad opera di fatton biolo-
g.ci e sociali -. che era alia 
biso di una - scienza del fan-
ciullo - (la - p.-*doIoi:a-) .n-
tesa in scr.so naturahctico e 
deterministiro 

Ma err.ito •! metodo illibc-
n l e . d metodo della -con-
danna totale - Condannando 
in blocco. si soffocarono esi
genze giuste che. unilatenl-
mente sviluppitesi. avevano si 
dito vita a mostri. ma non 
porcift cessaxano daH'os^ere 
giuste- si intraleio lo sviluppo 
della psicologia e della sua 
varia spenmentazione. 3i im-
pedirono espenenze utili fin-
che se incomplete o unilateral! 
di metodi attivi. di tecniche 
di autogoverno, e cosl vn . 

II rapporto tra teoria e 
pratica. tra istruzione e la-
\oro non e stato chiarito flno 
in fondo neppure negl; - a * -

ni di Krusciov -. ne lo e 
oggi neH'Urss. Noi riteniamo 
che le difficolta siano ogget-
tive, oltre che soggettive. e 
che un ccrto contrasto di esi
genze tra cultura generale e 
specializzazione sia anche »s-
so ancora un dato oggettivo 
della socseta sovietica Ma 
non vogliamo entrnre nel me
nto: occorre leggero i docu
ment! raccolti da Manacorda. 
completandoli. per avere UTI 
quadro di insieme ddla Mtui-
z one piu recente. con il bel 
libro di Andrea Dnziano (La 
tcuola neirUn'.orie Sorietica, 
Feltrinelli 1963). r . . 

Quanto al metodo. un - ri
torno a Lenin - sembra la *-ia 
giu>ta. Ci ha molto colpito il 
modo nel quale Lunaciarskij 
polemizzava nel l'»2S con 
Sciulghin. il teorico della 
- morte della scuola - Molto 
duro nel respmgere le posi
zioni dello Sciulghin. Luna
ciarskij afferma pero che lo 
intervento da lui cntieato 
-era necetsarw proprio con 
tutti i luoi di/ctn. afnnche uol 
rivolgessimo I" attenzione a 
questi problemi - II difetto, 
c o e 1'unilaterahta. pu6 essere 
senipre - isolato e respinto -. 
Ma guai a non cogliere il pro
blema reale. 1'esigenza viv«i 
che si esprime nella unilate-
ralita che cntichi^mo 

L Lombardo-Radice 

ni 13, U. 15 apnJe. 
Ed ccco il testo della mo-

zione: 
• J Professori parlecipantl 

al Convegno di Lurisia nei 
niorni J9 e 20 marzo 19G5, 
in seguito al dibattito e alio 
incontro di idee espresse dal 
presenti, formulano uuani-
memente alcune proposte le
gate al tema trattato; 

• premettono che la Rest-
stenza, pur essendosl attuata 
in un preciso momento sto-
rico, conserva tuttora un si
gnificato etico e ciin'le. ca-
pace di investire nei suoi va-
lorl fondamentali tutta la so
cieta. come indlcato nobil-
mente dal messagglo del Pre-
sldente della Repubblica del 
20 dicembre 19C4. 

• Propria per questo i con-
renuti chledono che i pote
ri politici responsabili operi-
no affinchi' nelle strutture 
delta scuola avvenga — at
traverso debiti interventi le-
gislativi — quell'artfcolazio-
ne che tenga conto dei valorl 
di liberta e democrazia af-
fermati dalla Resistcnza. 

• I Professori, profonda
mente convinti che non ba-
sti enunciare i principi dt li
berta, eguaglianza, autogo
verno che stanno alia base 
della Resistenza, ma occorra 
attuarli ncll'esercizio quoli-
diano dcll'inscpnumento, si 
funno interpret! dell'esigen-
za. vivamentc sentita, che la 
scuola sia finalmcnie libera-
ta — modificandone If strut
ture autoritarie — dalla ten-
denza all'eccessii'o formuli-
smo che vizia Vazione cduca-
tiva, e che le persone prepo-
ste alia scuola scntano quale 
IOTO imprescindibile dovere 
il rispetto in ogni caso. del-
Vautonomia dei docenti. 

• Solo cosl verranno accol-
te le legittime aspirazioni del 
giovani scaturite dalle rispo-
ste al questxonario proposto 
dal Comitato esecutivo per le 
celobrazioni del ventennale 
della guerra di Liberazione 
della provincia di Cuneo ed 
cmcrse dal dibattito nelle 
Giornate dedicate alia "Gio-
ventii arnica della Resistenza". 

' In particolae auspicano: 
1) che tutte le Vniversita 

Italiane, seguendo I'esempio 
di quelle di Bologna e di 
Roma, istttuiscano dei corsi 
di aggiornamento e perfezio-
namento sulla storia italiana 
dell'ultimo cinquantennio, de-
dicati ai professori di ogni 
ordine c grado. nn quali ren~ 
ga data importanza adegua-
ta all'a'ipelto mciodoloyico e 
psicologico dell'insegnamento 
delta Storia. Tali cor<;i. a li-
velto provinciate, per consen-
tire una piii ampia parteci
pazione, dovranno assicurare 
ai docenti adeguato puntcg-
gio valutabile ai fini dei con-
corsi scolastici (decreto mini-
sferidle J-G-W55): 

2) chiedono che ai profes
sori e ai cultori di storia con-
temporanea siano resi acces-
sibili gli strumenti di infor-
mazione. di consultazione. di 
documentazione e in partico
lare vengano finalmrnte 
aperti gh archivi di Stato. di 
polizia. di partiti, attualmen
te chiusi o. nel mipliore dei 
casi. cisibiJi con estrema dif
ficolta; 

3) auspicano una Tension? 
dei programmi di storia se
condo una nuova ripartizione 
della materia negli annt di 
studio, che consenta una piii 
ampia trattaztone degli ar
gomenti riguardanti la storia 
contemporanra e un pfu este-
so srolpimenfo de/reduco^io-
ne cirica: 

4) chiedono che il Ministe
ro. nel Ventennale della Li
berazione, cwri la pubblirJ-
zione di un volume comme-
moratico della Resistenza. da 
distribuire gratuUamenxe a 
tutti gli alunnf delle scuole 
secondarie italiane. in ana
log la con quanto fu fatto per 
le celebrazioni ccnlenarie 
dell'Vnita dltalta; 

5) chiedono che il Ministe
ro rogha dotare i Centrl pro-
rmcicli per i iussidi audio-
risiri di /dm* di documenta
ry di cortomrtragai illustran-
ti. con rigore stonco e criti
co. fatti e ralori dell'antija-
tcirmo e della Rrnttenza. 

>5> chiedono che VEnte na-
ztoncle biblfotech*' popolari 
e sfolaitiche. prcposto alia 
dotazione delle bibhoteche 
nelle scuole secondarie msr-
risca fra i rolumf annualm.cn-
te inriafi a!le smgole scuo
le collane di libri di lettura 
e saggi srulla Re*:stenza; 

7) chiedono che nella cir-
colare minisieriale in mento 
alia celebrazione del 25 apri-
le. sia espreaamente rtchie-
sta la relazione degli inse
gnanti di c'.as*e cui t affidn-
ta ta^e commemorazione 

• L'Assemblea conclude de-
ptorendo Vassenza di un rar>-
presentante del Ministero 
della Pubblica Istruzione dal 
Convegno di Lurisia. in mi t 
docenti sono convenutl a 
trattare un problema tanto 
vitale delta cultura italiana •. 

Adolfo Scarpelli 

Un lutto per 
la cultura e per 
il movimento operaio 

De Polzer: 
uno 

«specialista» 
fuori da 

ogni schema 

Ui se, De Polzer non par-
lava mai. Abbiamo dovuto 
sentirne domenica a Bolo
gna, a iiue giorni dal la 
morte, il commosso elogio 
funebre di Paolo Fortunati 
per apprendere d i e nel 
1941, all 'Universita di Pa-
dova. fu tra i componenti 
il gruppo clandestino « La-
b n o l a » : un gruppo di in -
tellettuali che si avvicina-
vano al marxismo attra
verso un faticoso travaglio 
ideologico, culturnle e mo
rale; che per arrivare a 
tale approdo dovevano rie-
saminare crit icamente tut 
ta la propria esperienza 
umana e intellettuale, ri-
cercare un rapporto nuovo 
col mondo e con la gente 
semplice . 

Per De Polzer, cio aveva 
significato un taglio netto 
con le sue origini, le sue 
tradizioni familiari e socia
li. Di nobile famiglia Vien
nese, diplomato in scienze 
agrarie e forestall, a v e v a 
conseguito a Padova anche 
il diploma in statistica • 
quindi la laurea in scienze 
politiche e sociali. Uomo di 
altissima preparazione spe-
cialistica, dunque: ma il 
suo sforzo costante era 
sempre stato quel lo di non 
rinchiudersi nella « specia
lizzazione ». di realizzare 
continuamente una vis ione 
complessiva del mondo • 
della storia. 

Docente di statistica e di 
economia all 'Universita di 
Padova. prima, ed a quel 
la di Bologna success iva-
mente , egli aveva indiriz-
7ato i suoi studi soprattut
to in direztone dei proble
mi della sua gente e de l la 
sua terra, il Polesine, d o v e 
era stato, dal 1945 al 1961, 
stunato ed ammirato Presi-
dente deH'Amministrazio-
ne Provinciale. La sua i n 
dagine sociologica nel le 
campagne polesane. i suoi 
studi sulla quest ione agra-
ria. e soprattutto quell i 
sulla sicurezza idraulica 
del Polesine. resteranno 
esempi di lavori scientifici 
nei quali la ricerca e ani-
mata da una profonda pas-
s ione politica ed umana. 

Eletto deputato nel 1963 
dagli elettori del suo Pole
sine, De Polzer si era s o 
prattutto dedieato. come 
membro della Commiss io
ne Istruzione della C a m e 
ra. ai problemi della rifor
ma universitaria. Ad essi 
lavorava intensamente an
che in questi ultimi mesi . 
malgrado le sue cn t i che 
condizioni di salute che pe
raltro pochissimi conosce-
vano Se ne e andato con la 
stessa discrezione. con quel 
pudore di se che erano un 
tratto fondamentale de l 
suo carattere, del suo modo 
di essere comunisla. 

m. p. 

^i^iJs*-s, CL^z&'ikkirA? irf»»w«a*ivi,<at^„i i,irf- * »**•£• *• »*-t . . , i » • 

file:///oiuzionano
http://annualm.cn

