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L'aHivila inlernazlonale della FGCI 

I Una delegazione 

I inURSS 
I • Nel quadro dello svlluppo del-

I'azlone politics Internationale 
della FGCI, si e recata In que-
stl glornl nell'URSS, *u Invito 
della gloventu del Komsomol, 
una delegatlone della nostra or-
ganlzzailone, guldala dot com-
pagno Wladlmlro Glatll, mem-
bro della Dlreilone nazionale e 
segretarlo della FGCI dl Bo
logna e composta da allri com-
pagnl della Dlreilone nazlonale. 

i 

I 
Incontro a Parigi | 

per il Vietnam I 
A Parlgl, nel glornl 18 a 19 I 

magglo, si svolgera un Incontro ' 
Internationale della gloventu e i 
degll student! per la solldarleta , I 
con II Vietnam. -

Per la FGCI' tare presenta I 
II compagno Franco Pet rone, I 
membro della Segreterla nailo- . 
nale, che portera la testlmo- I 
nlanza concreta dell'azlone dl ' 
lotta che la gloventu democrat | 
Ilea Italians ha condotto a con* I 
duce per la pace nel mondo. 

Jna recente manifestazlone di universitari mllanesl per la riforma democratlca della scuola 

Una piu efficace azione del 
\ 

movimento studentesco 

per la riforma della scuola 
L'improwisa decisione degli 

[universitari milancsi di occupare 
[I'Atcnco di stato apre una nuova 
ffase dclle agitazioni studentcschc 
[per la riforma democratica della 
[scuola. Sebbene ci si trovasse gia 
[alle soglic dcllo scadcre dell'anno 
laccademico. proprio " nel periodo 
[di minor disponibilita da parte del-
He masse studentcsche per una bat-
Itaglia veramente impegnativa e 
jstata scelta . l'occupazione come 
funico c estrcmo stnimento che po-
tesse richiamare in modo clamoro-

l'attenzione del mondo univer-
litario e dell'opinione pubblica de-
locratica sul carattere fortemen-

negativo del disegno di legge 
presentato il 4 maggio alle Ca-
lere dopo il recente accordo rag-
riunto in seno alia coalizione go-
rernativa. 

Non e infatti casuale che lo 
chema di legge sia stato presen-
ito proprio nel momento di mag-
ior debolezza per "" movimento 
tudentesco, nel momento cioe In 
ji la contestazione difficilmcnte 
jtrebbe trovare un terreno fava 
evole per la mobilitazione e per 

raggiungimento di un'effettiva 
Ifoncralizzazione e qualificazione 
lella lotta. Infatti, in questi gior 
li gli studenti sono occupati nelle 
|ltime lezioni e nclla preparazia 

degli esami della sessione esti
va: in questo senso era scontato 
fche in questo periodo il movimento 
tudentesco avrebbe. apnunto per 

scadenza d'esami, risposto con 
linore efficacia al contcnuto so 
itanzialmcnte negativo del decre 

legge govomativo. 

Un momento di 
verifica politico 

Di ' fronte agli studenti e allc 
»ro associazioni. era un accordo 
i»vcrnai:\o di cui r.on si potcva 

Itu dire che rispeechiava le po 
fzioni personali di un singolo Mi 
istro: era quolla. invece. una pre-
Isa e concreta scelta che s'insc 
| \a cocrenlemcnlc in un conteslo 
>lmco per cui I'opposiziono pre 
cntava nuove diflicolta e la stcs 

unita locale degli studenti ri 
ucdeva un momento di venfica 
Mitica 
L'occupazione della Statale vo 

pva appunm raggiungere questi 
copi: a pert ura della nuova fa»c 

lelle agitazioni (da non rinviare 
nov ombre). far prendcre coscicn 

della drammaticita della situa-

zione creata dal disegno di legge. 
verificare e consolidare ('unita po-
litica degli studenti e soprattutto 
delle associazioni cittadine. che si 
riconoscono nella politics del 
1'Unuri, sia dal punto di vista 
degli strumenti di lotta. anche 
estremi, sia dal punto di vista di 
un giudizio da dare fortemente e 
< globalmente > negativo della pa 
litica governativa in materia sco 
lastica. . . . 
- Le discussioni nelle varie riunio 
ni che si sono svolte nell'Ateneo. 
nel pur breve periodo d'occupa-
zione, hanno avuto la loro conclu-
sione politica nella mozione redat-
ta e poi approvata dall'assemblea 
degli occupant! in cui viene eflfl-
cacemente demistificato U presun 
to carattere innovatore rispetto al 
Piano Gui che si e tentato arti-
ficiosamente di attribuire a questo 
disegno di legge govemativo che 
ha ormai ricevuto la copertura 
dello stesso Codignola. La coscien-
za della gravita di qucst'accordo 
che non rappresentava certo ne 
un semplice ammodernamento tec-
nico ne. tan to meno. un primo pas 
so nella direzione giusxa. si e poi 
intrecciata e basata su un forte 
malcontento presente tra gli stu
denti per I'attuale organizzazione 
dcilo studio che allUniversita de
gli studi di Milano si riproduce or
mai periodicamente ogni anno, alio 
stesso periodo. in occasione della 
presentazione del calendario di 
esami. < . . . 

La tradizionale astrattezza e la 
arretratezza della prcparazione 
scolastica. le condizioni in cui si 
svolge. hanno fatto si che fosse scn-
tita in modo particolare nell'Ate-
neo I'esigenza di una generale de 
mocratizzazione e ristrutturazinne 
degli studi universitari sia come 
nuova articolazione dcll'attivita di 
dattica e scicntifica che come su 
peramento della struttura centra 
lizzata per cattedra. che e la cau 
sa precipua deU'arbitrio e della 
superficiality nozionistica degli 
studi. 

E' in questo senso. apnunto gra 
zie a questa generalizzazione. che 
e stato possibile evitare che I'agi 
ta7ione venisse fraintesa e esau 
rita in un vclleitarismo protesta 
tano volto soprattutto in modo af-
fatto pcrsonale contro i docenti 
piu che contro precise strutture 
oggettive. contro certe scelte pa 
htiche. quali il disegno di legge 
govemativo. che vanno nel senso 
di un aggravamento dcll'attuale 

GLI STUDENTI E LA STORIA CONTEMPORANEA 
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Fascismo eResistenza 

nei libri di testo 

condizione scolastica, attraverso 
un ulteriore svuotamento culturale 
e dequalificazione professionale. II 
gesto degli studenti della Statale 
ha d'altra parte provocato una 
particolare tensione tra le varie 
associazioni. 

La linea di demarcazione che 
non ha separato e contrapposto i 
professori agli studenti. si e inve-
ce veriflcata all'interno delle rap 
presentanze studentesche provo-
cando un rilevante attrito tra le 
associazioni cittadine. Per la pri
ma volta .infatti. I'Agi dopo aver 
partecipato negli ultimi mesi alle 
agitazioni contro il Piano Gui. ha 
dissociato clamorosamente le pra 
prie responsabilita politiche. 

lo posizione della 

destra universitaria 
Questo. proprio nel momento in 

cui gli studenti qualificavano po 
sitivamente 1 contenuti della agi 
tazione. discutendo all'interno del 
1'Universita occupata il signiflca 
to del d.d.L. e le proposte al 
ternative deU'Unuri e delle asso 
ciazioni maggiormente impegnate 
nella battaglia per la riforma de 
mocratica delle strutture della 
scuola: I'Ugi e I'lntesa. Alia Sta 
tale di Milano. dunque. a nostra 
giudizio, le associazioni della de 
stra universitaria, e I'Agi in par 
ticolare. hanno imboccato la stra 
da di una ulteriore perdita di spa 
zio politico e di influenza nel mo 
vimento; anche se non possiamo 
non sottacere tutta una sene di 
limiti che * le agitazioni nel com 
plesso. e Tazione svolta dall'Ugi 
e dall'Intesa nel loro contesto. 
hanno avuto; un difettoso collega 
mento, con i professori e gli assi 
stenti dell'Ateneo. con gli studenti 
delle altre universita cittadine. ma 
soprattutto iJ fatto che il signili 
cato e le prospclUve di una azione 
di contestazione da parte del mo 
vimento della politica scolastica 
governativa passano oggi non at 
traverso una mera contestazione 
culturale. un affermazione ideale. 
ma devono vedere il movimento 
studentesco impegnarsi strumen 
tando nel modo piu efficace le pos 
sibilita di intervento. nel darsi 
quindi una dimensione sindacale 
che dia forza efTettiva alle propo 
ste che vengono portate avanti. 

Ugo Finefti 

I teml sulla Resistenza che recenlemente sono stati 
svoltl nelle scuole italiane se da un lato hanno messo 
in evidenza gli sforzl notevoll compluti dagli studenti 
per cogllere I valor! e I motlvi che splnsero gli italiani 
alia lotta dl Liberazione, dall'altro hanno mojtrato. 
in maniera drammatlca, le colpe dl tutto I'apparato 
scolastico e in particolare dell'indirizzo dato alia scuola 
dal vari govern! e mlnlstrl della P. I. democristianl. 

Non e nostra intenzione condannare aprioristicamente 
tutti I settori della Pubblica Istruzione ne tanlomeno 
mettere sot to accusa I docenti. La nostra breve inchiesta 

tendera solo ad una azione dl documentazlone per dl-
mostrare le carenze del test! scolastici per cI6 che 
riguarda la storla del periodo fascists e della lotta di 
Liberazione. La trattazione che net libri di testo e riser-
vata alia Resistenza presenta solo superfklalmente un 
certo mlglloramento di contenuti rispetto a qualche anno 
fa. Non e, infatti, un modello di chlarezza e tanto meno 
dl verita. Predomlnano, come vedremo, interpretation! 
sommarle, giudizl opinabill e descrlzionl schematlche; 
il tutto con gravi incomprensionl della Resistenza dovute 
a una Impostazlone c volutamente » moderate. 

Vi sono alcunl testl che si soffermano lungamente sul 
periodo fascista • llquldando > la Resistenza in poche rl-
ghe, allri preferiscono saltare il periodo storico dedlcando 
una scarno commento denso di date e dl noml. Nlente piu; 
ma vi sono anche moltl libri, che dimostrano la chla
rezza di Intent) e le capaclta degll autori, dove i period! 
storicl. del fascismo e della Resistenza, sono descritti con 
acutezza e il quadro che ne esce faclllta notevolmente 
la formazlone degll allievi. Nel corso della nostra Inchie
sta, ovviamente, dedicheremo le nostre t attenzlon! » a 
que! testl che abbondano In Impostazionl c volutamente 
moderate ». 
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Una circolare ministeriale. diffu
sa in questi giorni, ha richiamato 
1'attenzione dei professori e dei 
maestri sui numerosi errori conte
nuti in alcuni sussidiari depositati, 
nel 1964. presso la Direzione gene-
rale deU'istruzione elementare. In 
particolare la circolare ha eviden-
ziato, a quanto ci risulta, alcune 
paradossali « inesattezze > ' dalle 
quali, per esempio. risulta che «il 
Polo Nord £ un vasto mare e il 
Polo Sud un grande continente >. 
oppure che «il prefetto e coadiu-
vato dal consiglio provinciate ». La 
circolare prosegue elencando altri 
errori presents nei testi dedicati al-
l'insegnamento della matematica, 
della storia e delle scienze ecc. Ma 
una elencazione precisa degli « er
rori > non pud non tenere conto, a 
nostra parere, delle gravi lacune e 
dimenticanze di cui sono ancora 
piene le pagine di storia dedicate 
al periodo fascista e alia lotta di 
Liberazione. 

Ci si chiede. a volte (anche in de-
terminati settori del movimento de 
mocratico) come mai dalle scuole 
non sia venuta. in modo chiaro e 
netto, una condanna al ventennio 
fascista: la risposta e ovvia. Per 
molti giovnni la Resistenza, la lotta 
degli antirnscisti non e mai esistita 
perche nelle scuole non se ne e mai 
parlato con la serieta e I'impegno 
dovuti, perche nei libri di storia si 
e creduto opportuno non toccare 
argomenti < scottanti >. La borghe-
sia italiana, infatti. ha sempre pre 
ferito tacere sull'argomento della 
Resistenza e buona parte degli au 
tori dei libri di testo ha steso una 
cortina di silenzio su fatti storici. 
persone, avvenimenti che hanno fat
to 1'Italia rcpubblicana. 

Abbiamo cosi voluto fare un pri
mo sondaggio nelle scuole. tra gli 
studenti dei vari istituti, per sape 
re direttarnente come avviene nelle 
scuole 1'insegnamento della storia 
del ventennio fascista e della lotta 
di Liberazione. Ne 6 venulo fuori 
un quadro che deve far riflettere 
seriamente. Si parla di un fascismo 
« buono > e di un fascismo < catti-
vo >, di Mussolini tradito dagli ita
liani, dei tedeschi che hanno rovi-
nato l'ltalia ecc. La Resistenza. nel
la maggioranza dei casi. viene pre 
sentata solo come un fatto di guer-
ra, di brigate d'assalto e di scon-
tri con i tedeschi senza fare un mi 
nimo accenno al valore politico ed 
ideale che fu la molla del grande 
moto popolare che vide uniti uomi-
ni appartenenti a varie tenderize. 

I « nostalgic!» 
del Ventennio 

Ma 1'aspeilo piu grave, e in certi 
casi determinante, k dovuto al fatto 
che i libri di testo (regolarmente 
adoltati e. quindi, vagliati dalle ap
posite commission!" del Ministero 
della P.I.) lasciano ampio spazio 
ai docenti « nostalgici ». Ci riferia 
mo a quci libri che dedicano al fa
scismo intere pagine elencando uni-
camente i « meriti » della dittatura 
Iiquidando la Resistenza in un fat
to d'arme. Vediamo, quindi. come 
nei libri si parla del fascismo e del
la Resistenza: Niccold Rodolico. au-
tore del libra < Sommario Storico > 
(Edizione Le Monnier - Vol. Til) 
adottato nei licei e negli istituti ma 

gistrali. a pag. 335, erudisce gli stu 
denti sui fasci di combattimen 
lo che: 

« raccoglievano giovani ani-
most che inlendevano opporsi 
con la forza ai comunisti e ai 
socialisti rivoluzionari > 

e piu oltre: 
< Nel marzo del 1922 le squa-
dre dei fascisti stroncarono 
Vazione rivoluzionaria dei co
munisti che avevano procla-
mato lo sciopero generale in 
tutta Italia: i fascisti riusci-
rono a organizzare i servizi 
pubblici. e a farli funzionare. 
Gli italiani. stanchi di due 
anni di continui scioperi — 
nel 1920 erano stati 1880 — ap-
plaudivano t fascisti, ni con-
sideravano che per liberarsi 
da violenti, davano man forte 
ad altri violenti». 

A pag. 37 il libra del Rodolico. do
po aver accomunato fascisti e ca 
munisti, dimenticandosi delle vere 
origini del fascismo, dedica queste 
righe al - movimento della Resi 
stenza: 

€ 11 governo di Said proclamd 
la Repubblica Sociale italia
na, arruolo reparti di colon-
tari che vennero chiamati Bri
gate nere e ristabili. succes-
sivaznente, il servizio militare 
obbligatorio. Alia chiamata 
pochi risposero: molti si del-
tero alia montagna, alimen 
tando cosi le bande partigiane 
e il movimento di resistenza 
contro i tedeschi (..,). Questo 
stato di cose durd venti me
si. dal settembre 1943 fino al-
Vaprile 1945. quando le Irup-

Un 'occasione manca ta ? 
II conregno < / giovani e la ' Resistenza t 

svoltosi a Milano 1'8 maggio ha avuto certa-
mente il merito al di Id dei limiti propri a mani-
festazioni di questo tipo, di sottolineare. se ce ne 
era bisogno, ta presenza e I'impegno delle 
nuove generazioni nelle manifestazioni del Ven-
tennale di quel grande fatto di rottura demo
cratica e povolare che fu la Resistenza. 

1 giovani. si sa. sono sempre contro tutte le 
manifestazioni che rischiano d'intristire nella re-
torica commemorativa. Per le nuove generazioni 
il richiamo alia Resistenza va nel senso di un 
rinnovato impegno di lotte e di passione poli
tica che colleghi la lotta partigiana ai problemi. 
alle lotte delle generazioni di oggi. 

«II richiamo a Colorni, Curiel. OliveUi va in 
questa direzione — dice infatti la mozione con-
clusiva del Convegno — per due motivi: in primo 
luogo perchi i U richiamo a quell'antifascismo 
che concepiva la Resistenza come costruzione 
dal basso di una effettiva democrazia fondata 
sulla prevalenza dell'interesse pubblico su ogni 
pricilegio pritato: in secondo luogo perchi t 
mortiri ricordati sono simboli della capacitd che 
la Resistenza ebbe di conservare nel vivo della 
lotta armata I'interesse per i grandi problemi 
di ricerca culturale e politica e particolarmente 
per i problemi concernenti la creazione di una 
democrazia nuova ». 

E' certo importante, ma secondo not ancora 
insufficiente. che su questa esigenza di colle-
qamenlo e di sviluppc della ricerca si sia creata 
a Milano la convergenza di tutti i movimenti 
gwvamli democratici laid e caltolici. che alia 
Resistenza si richiamano e che in essa si ricono
scono. Son ancora sufficiente perchi non i solo 
con il richiamo all'estgenza di poire questo o 
quel problema che possiamo dichiararci sod-
disfalti. 

Ci oggi nelle nuove generazioni una volontd 
di ricerca che va al di la degli schemi tradi-
zionali e delle paure di ipotetici strumentaliz-

zatori. Proprio per rispondere a questa esi 
genza i convocato ad esempio il Convegno delle 
organizzazioni socialista, socialista unilaria e 
comunista. E a chi ci rimprovera che la proble 
matica che noi portiamo alVinterno del movi 
mento sia rispondente a quella specie di mito 
logia dell'unita generica < a tutti i costi», ri 
spondiamo che la nostra azione ha dimostrato 
che Vunild a nulla serve se non si qualifica di 
volta in volta su prospettive ed obbiettwi con-
creti. 

Ora la realta oggettiva vuole ieri come oggi 
i giovani cattolici protagonisti di questo processo 
di ricerca che investe le nuove generazioni; solo 
una volontd soggetliva, che sarebbe pert voca 
zione suicida. pud farli spettatori. U vede pro 
tagonisti, ad esempio. quando insieme all'opinio 
ne pubblica mondtale e al movimento democn 
stiano dell America Latino essi c mamfestano le 
piu ampie riserve e la virtltsima preoccupazione 
per I'intervento americano nella Repubblica do 
minicana ed esprimono piena solidarietd di 
democrisliam e al popolo dt San Dominao in loita 
per la vittoria della democrazia ». 

Per questo noi crediamo che — nel rifiuto di . 
un dialogo che sia solo accademico confronts 
d'ideologic — sia possibile oggi dibattere. con 
frontare assieme i problemi che le nuove genera 
zioni si pongono nella loro generale estgenzo 
di trasformare lo stato attuale deUe cose. 

Ma aUora i e fl dialogo a con < giovani comu • 
nisti. Possiamo chtomarlo altrimenti. Per not. e 
per questo Milano non i un'occasione mancaio. 

' ma un utile punto dt partenza. i un processo dt 
ricerca ricco di arttcolazioni politiche che im 
plica necessanamente travagli e riflessiont do 
parte di tutti, ma che comunque deve necessa 
riamente rifenrsi agli attuali • problemi delle 
nuove generazioni italiane, alle condizioni di 
vita delle masse lavoralrici e studentesche. 

f. pe. 

pe angloamericane, alle qua
li si erano aggregati reparti 
di truppe italiane, risalirono 
la penisola e costrinsero i Te
deschi alia resa >. 

Per il giudizio storico sulla guer-
ra di Liberazione. che vide un pa 
polo difendere la dignita e la de
mocrazia. il Rodolico afferma che: 

- j . ' « (...) Ja, guerra combattuta 
• -'" sul territorio nazionale causd 

rovine e lutti; e l'occupazione 
stramera ebbe effetti ancora 
piu gravi, perchi provocd la 
divisione degli italiani in due 
fazioni opposte che scctena 
rono la guerra civile, la peg 
giore delle guerre >. 

Tra i libri di testo per la scuola 
media inferiore abbiamo poi trovato 
c 11 mondo di ieri » (Vallardi edi 
tore • Vol. HI) di Francesco Melzi 
D'Eril dove, a proposito delle vi 
cende del fascismo. si dice che: 

< la forte personalita di Mus
solini. uomo capace di ecci 
tare le folle con la sua elo-
quenza e di destare in esse 
irruenti odi ed amori. diede 
I'impronta a tutto il periodo 
fascista ». 

Anche qui si tratta di una « be 
nevola » forma per esprimere un 
giudizio. Dalla semplice aneddoti 
ca. spesso usata. si passa all'espli 
cito riconoscimento delle € opere 
buone > del fascismo. Un modo me 
schino per nascondere agli studen 
ti il gioco fascista ai danni degli 
italiani. II volume di P. Martinetti 
e A. Mozzati « Le eta della storia > 
(SEI editrice - Vol. Ill), pur dedi 
cando una buona parte alia Resi 
stenza. lascia aperta la porta a 
varie interpretazioni con una simi
le affermazione: 

c E' perd doveroso riconosce-
re che U governo fascista si 
impegnd in opere pubbliche di 
vasta portata che giovarono 
al Paese quali: Vimpulso dato 
aUe bonifiche (tra cui i da 
segnalare la bonifica integrate 
dell'Agro Pontino), la vasta 
elettrificazione delle ferrovie. 
I'incremento deU'agricoltura 
(battaalia del grano) ed a la-
luni settori dell'industria ». 

Molta strada 
da fare 

Altri libri si distinguono invece 
per la loro oculatezza e la preci 
sione storica con cui le varie fasi 
del fascismo e della lotta di Libe 
razione snno presentate. Ci riferia 
mo. in particolare. ai testi di Gior 
gio Spini deHeditrice Cremonese 
(« Pietre Milian > e c Oiseffno sto 
rico della ctvilla > adotiati nelle 
scuole medie. nei licei classici. 
scientifici e negli istituti magistra 
li). Alia trattazione storica e stata 
fatta seguire una scelta di letturc-
e di comment) adeguati che sono 
di pieno ausilio alia formazione de 
gli allievi Ma anche in testi di sto 
ria che voghono essere obiettivi si 
pecca in difetto. ET il case del vo 
lume < Civilta > (Palumbo oditore 
Vol. HI) di Morghen Calisti che a 
pag. 224 riferendosi alia situazione 
in cui si era venuta a trovare I'lta 
lia nel periodo del crollo del fasci 
smo. concentra in poche righe I'ar 
co storico della Resistenza: 

« Come reazione a questo sta 
to di cose sorse il muvtmento 
della Reslitenzo che. alimen 
tat a. da uomim di tutti i par 
tut, si orgamzzd in tutta Italia 
per una guerra di liberazione, 
in formazioni regnlan di par-
tigiani, i quali. con audaci at-
ti di guerriglia, disturbarono 

le azioni dei Tedeschi, colla-
borarono con gli eserciti degli 
Alleati. fronteggiarono. spe-
cialmente nelle regioni alpine, 
le forze regolari germaniche, 
riscattarono, in • una parola, 
spesso con Veroico sacrificlo 
della vita, t'onore e il dirittt 
deWItalia a rientrare a testa 

/ ' :, alta tra le nazioni europee >. 
1 Da un primo esame risulta evi-
dente che ancora molta strada deve 
essere fatta perche gli ideali della 
Resistenza entrino pienamente nel
la scuola italiana e perche i libri 
di storia siano redatti nello spirito 
della Costituzione repubblicana. Oc-
corre. quindi. essere vigilanti poi-
che alia denuncia. che pure non 
deve manca re. facciano seguito 
azioni concrete. I temi sulla Resi
stenza. svolti dagli studenti italia
ni. hanno dimostrato che i giovani 
vogliono sapere tutto cid che la 
borghesia capitalistica, quella stes-
sa borghesia che per venti anni so-
stenne il fascismo, ha per altri 
venti anni cercato di tenere na-
scosto. 

t Se tutto va bene — disse nel 
I960 lo storico Roberto Battaglia — 
solo fra un quinquennio. verso il 
1965. i nostri studenti cominceran-
no ad avere qualche nozione piu 
precisa sulla Resistenza e la lotta 
di Liberazione. E quali studenti 
poi? ». Siamo nel 1965 ed ancora 
nelle scuole si trovano libri di sto
ria che falsano o attenuano certe 
verita. 

Carlo Benedettr 

I Nel 19(0, dopo qulndlcl anni I 
dalla Liberazione, facendo se- ' 

I gulto alia strenua lotta del I 
lugllo. un mlnlstro della P.I., * 

I II sen. Bosco, impaitl alcune I 
' Istruilonl al rettorl delle unl- ' 
I verslta • al dirertori degll 1st!- I 
' tutl universitari dl maglstero I 

I perche fosse Insegnata nelle I 

scuole le storia della Resi- I 

I stenza e della guerra dl Lf- I 

berazlone. VI fu un notevola I 

I lnteresse per I'lnlzlativa pur I 

se le forze democratiche non I 
I manca rono, glustamente, dl I 

I sottolineare che la circolare I 
ministeriale. pressoche scono- i 

I s c i u t a alia maggioranza del I 
docenti, rtguardava soltanto le t 

I s c u o l * media, gli Istituti ma- | 
gistrali • le facotta unlversl- • 

I t a r l e escludendo le scuole ele- | 
mentarl, dove non »t era re- > 
gione dt nascondere II gran- | 

I dioso movimento popolare del- . 
la Resistenza, base delicti- | 

I stenza della Repubblica Ita
liana. Soprattutto si sottollneo | 

J che la circolare Bosco si It- . 
mltava a fomlre Indicazlonl I 

I affinche presso le Fecolta ve-
nlssero organlzzatl c eorsl dl I 

I conferenze • per Impartlre la 
c conoscenza oMettlva» della I 

I storia della Resistenza: nlente J 
dl piu dl una fempllce comu- I 

I nicazione In too© sommesso, • 
' seml-ufficiele. | 

Tra tutte le organizzazioni . 
studentesche II primo organ!- I 
smo cite, proprio nel momen
to In cui nasceva lo Stato de- I 
mocratico. chiese rinserimen-
to della storia degli ultimi I 
anni nei programmi scolastici 
fu I'UNURI (Unione nazionale I 
universitaria rappresentativa 
Italiana). I 


