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Contro fa politico dei « companili » occorre una 
seria programmazione cfef/e sed/ e delle facolta 

reclama Un'assemblea degll student! trentini nella Facolta occupata. 

nuove Universita democratiche 
Afeneo calabrese; seconda Universita nel Lazio, in Campania e in Puglia; sfalalizzazione delle Universita abruzzesi: 
sono quesli gli obbiettivi essenziali di oggi - L'insegnamento delle scienze sociali e il «caso» illuminante di Trento 
Nel momento in cui l'Univer-

sita italiana sta per riprende-
re — dopo le assise delle sue 
organizzazioni piu rappresenta-
tive — 1'azione per la riforma. 
e importante affrontare un te
nia che sole di sfuggila. negli 
anni passati, e stato oggetto di 
attenzione, ma che ora si di-
mostra maturo per una radica-
le soluzione: il problema della 
programmazione delle nuove se. 
di e facolta universitarie. 

Novella Sansnni Tutino se ne 
e occupata a proposito nel nu-
mero di V Unit A di venerdi scor-
so. A suo tempo se ne occupd 
la Commissione d'lndagine; e 
lo stesso Parlamento. per ini-
ziativa deH'opposizione. ha piu 
volte sollceitato una soluzione 
organica del problema. Si sa 
che, in questi ultimi tempi, le 
richieste di nuovi istituti di 
istruzione superiore sono venu-
te fuori come funghi. all'om-
bra di ogni campanile (o torre 
civica). E' giunto il momento. 
ora, di separare il grano dal-
loglio. di distinguere quanto vi 
e in tutto cid di demagogico ed 

elettoralistico dalle reali neces
sity di sviluppo della popolazio-
ne studentesca e della ricerca 
scientiflca nel nostro paese. 

Sono peraltro intervenuti in 
questi mesi alcuni fatti nuovi. 
che hanno fatto precipitare le 
cose. Anzitutto i fatti dell'Uni
versita di Roma, alia morte di 
Paolo Rossi, che hanno detto 
con forza a chi ancora non ne 
era convinto che e urgente dare 
al problema dell'affollamento 
studentesco una precisa soluzio
ne. D'altro canto, il Parlamento 
ha approvato con il piano fi-
nanziario per la scuola le nor-
me che prevedono I'utilizzazio-
ne di una parte dei fondi per 
nuove istituzioni universitarie. 
Norme analoghe sono contenu-
te nei ddl sull'edilizia scolasti-
ca e sullo sviluppo degli orga-
nici del corpo docente. attual-
mente in discussione alia Ca
mera. Se si vogliono evitare inu-
tili ritardi, oltre a quello cro-
nico. si deve rapidamente pre-
disporre un piano articolato di 
intervento. 

E" ovvio che un problema sif-

I 
Presentata al Senato dal PCI 

n 

Una proposta nuova 
per la scuola 
dell'infanzia 

Istituzioni e ordinamento del-
' la scuola pubblica per 1'in-
fanzia: 6 questo ti titolo del 
nuovo disegno di leoge pre-
sentato nel mese di ottobre al 
Senato da Arietta Farneti e 
da altri senatori comumstt 
(n. 1809); Istiluzione di scuo
le statali per 1'iniunzia; era 
il titolo della proposta dt lea-
ge (n. 938 a firma Levi Artan 
Giorgina ed altri) presentata 
alia Camera il 6 febbrato '64 
e decaduta in seguito al voto 
negativo sul disegno dt legge 
governativo Istituzione di 
scuole materne statali. che 
provocd la caduta del secon-
do governo Moro. 

Dalla dijlerertza delta stes
so titolo si pud oid cogliere 
quanto di nuovo la seconda 
proposta contiene. frullo di 
un approfondito chiartmento 
sui rapporti Ira Stato e Entt 
localt e quindi di una prospet-
tiva piu dec i*u mettle onentata 
verso il decentramento. anche 
nel campo dell'tstruzwne. 

La scuola pubblica per la 
infanzia. comprende. insieme. 
le scuole gestite dagli Enti 
LocaU dt cui sono previsti 
lo sviluppo programmato e 
il finamiamento. e la scuola 
statale. che. a integrazione 
della comunale viene istitui-
ta su tutto il territorio na
zionale. 

I fondi stralciati dal piano 
di finamiamento quinquenna-
le che. nelle intemiom del 
governo. dovrebbero andare 
per meno di un terzo alia 
scuola statale e per piu dt 
due terzi alia scuola privata 
(che comprenderebbe le scuo
le confessionali e quelle gesti
te dagli Enti localt). sono tut-
tt destmati alia scuola pub
blica. statale e comunale nel 
rapporto dt una a due. Ed an
cora. agh Enti Locali spetla 
non solo, come £ logico. la 
programmazione delle scuo
le direttamenle gestite, ma 
anche di proporre la program
mazione. nel territOTio. delle 
scuole statali per Vinfanzia. 

Su tuttt gli altri aspetti il 
nuovo disegno di legge n-
prende I'lmpostazione. tutto-
ra valida. della proposta di. 
legge aid presentata. e sono 
gli stessi aspetti su cui si svol-
se il dibattito alia Camera e 
non potrd non svdgersi an
che al Senato: il pieno rico-
noscimento del valore educa-

• tivo della scuola per I'tnfan-
zia. mentre U disegno dt leg
ge governativo contmua in ef-
felti a porre in pnmo piano 
il carattere assist enziale. 
malgrado le correzioni op-

'. portate al testo originate; il 
eriterio con cui vengono sta-
bUiU gii orientamenli educo-
tivi che nella proposta comu-
nista competono ad una com-
missione parlamentare mista. 
nel disegno governativo re-
stano di competema deltese-
cutivo. e quindi dei burocroU 
mintsteriah: I'avvto ad un 
processo di democrazia nella 
scuola attraverso ristittuione 
dei Consigli di istituto, primo 
organo di autogoverno aperto 
alia rappresentama delle fa-
miglie degli Enti locali: la 
formazione professionale de
gli insegnanti che dovrd at-
tuarsi in un bienmo di spe-
cializzazione unicersitaria, 
previa soppressione delle scuo
le e degli Istituti magistrali. 
mentre Q disegno governati
vo salva questi istituti. tra-
dizkmale riserva per le scuo-
U confessionali. oggi gen*-

ralmente in declino: infine. i 
problemi del calendario sco
lastico e del rapporto fra 
alunni. insegnanti. assistenti, 
cioe i problemi concreti su 
cui si verificano le stesse 
scelte d'indirizzo. 

11 governo. che dal mese 
di marzo ha ripresentato al 
Senato il testo aid bocciato al
ia Camera con una sola va
riant e peggiorativa per cui 
si parla delle insegnanti (al 
femminile) per le scuole ma
terne statali, non si £ ancora 
deciso ad affrontare il dibat
tito ed il confronto alia Com-
missione istruzione - del Se
nato. perchd dietro quel *com-
promesso» si nasconde' una 
serie dt contraddizioni e di 
contrasti. Anche m questo 
campo — come sta awenen-
do per il disegno di legge stil-
I'UniveristA attraverso una 
faticosa discussione che pro-
cede a siniihinzzo — si va dal-
Valteaatamento della destra 
clericale. che a volte tenia 
delle sortite. come per lemen-
damento. poi ritirato. duran
te la discussione in Senato 
sul piano edilizio. all'atteg-
giamento dei socialtsti che. 
per bocca dello stesso Codi-
gnola. quando si discuteva Q 
piano decennale. posero con 
chiarezza Vobiettivo di giun-
gere ad una rete di scuole 
pubbliche per I'infanzia in tut
to il territorio nazionale con 
il vasto concorso degli Enti 
territoriali. conformemente al 
dettato costituzionale e ad una 
moderna istanza pedapogica. 
Orbene. questo obiettivo ci 
sembra tuttora valuta e pie-
namente alluabile. purche non 
vengano meno ta vctontd e la 
forza politico per realizzarlo. 

In questa situazione. la nuo
va iniziativa dei senatori co
munisti non vuole covtituire 
un terreno chiuso su cut arroc-
carsi di fronte ai gram limiti 
e agli equivoci di impostazio-
ne che permanoono nel dise
gno di legge governativo: vuo
le essere un punto chiaro di 
riferimento e dt aperto con
fronto su tutti i temi che la 
istituzione della scuola stata
le per I'infanzia tnvesle in 
ordine ai rapporti tra scuola 
pubblica e privata. Stato e 
Enti locali. autogoverno e de
mocrazia, formazione dealt in
segnanti e riforma dell'istru-
zione media superiore. L'ini-
zwtiva dei comunistt pud e 
deve essere in grado. per la 
chiarezza dell'impostazione 
ideate e per la concretezza 
delle tndicazioni istituzionali. 
di condizionare positivantente 
le scelte del Parlamento: ma 
questa iniziativa avrd tanta 
piu forza. quanto piu si svi-
lupperd nel Paese da parte 
delle forze popolari. degli En
ti Locali. delle stesse fami-
olie. cost interessale alia nuo
va istituzione. un vasto e ar
ticolato morimento dt pres-
sione e di lotta 

Al primo gradino delTistru-
zione pubblica e'e oggi anco
ra un grande vuoto: Questo 
ruoto va sMecitamente col-
mato in moda da garantire ai 
bambini in et& prescolastica 
— e quindi alle famiglie e al
ia socictd tutta — an ser-
vizio pubblico in cvi inin dav-
vero il processo educative dt 
una scuola moderna, aperta 
e soBecita verso le nuovis-
time oenerazioni che si af-
faccimno oggi sul mondo. 

Francesco Zappa 

fatto richiede un approfondito 
studio dei problemi urbanistici. 
sociali. economici, didattici. 
scientifici che vi sono collegati. 
Non mi pare possibile un pia
no nazionale di sviluppo uni 
versitario che prescinda dal 
piano urbanistico e da quello 
economico generalc; ed e evi-
dente che almeno per il primo 
non siamo ancora giunti ad uno 
stadio di elaborazione soddisfa-
cente. Mi sembra pero che al
cuni aspetti siano gin maturi. 
anzi urgenti: e che la situazione 
oggettiva — oltre alle pressio-
ni politiche — sia gia andata 
avanti al punto che non occor
re. ne sarebbe legittimo. atten-
dere oltre: alludo al vuoto che 
vi e oggi nel Mezzogiorno con
t inental di sufficienti attrezza-
ture didattiche e scientifiche per 
gli istituti superiori. 

Per questa ragione i deputa-
ti comunisti hanno presentato 
alia Camera, nella seduta del 
13 ottobre u.s., un ordine del 
giorno a firma Rossanda. che 
impegnava il governo a pro-
grammare cinque nuove Uni
versita nel Mezzogiorno conti
nenta l . Di fronte alle moltepli-
ci richieste. che vengono da 
ogni parte, si impone anzitut
to una scelta che peraltro non 
pu6 essere che questa: priori-
ta assoluta al Mezzogiorno. Su 
un'area di decine di milioni di 
abitanti esistono nl momento 
tre Universita stabili (Roma, 
Napoli, Bari) congestionate, im-
possibilitate a funzionare, so-
vraccariche di studenti, mentre 
altrove la concentrazione di se-
di e oggi se non eccessiva, al
meno del tutto s'ufficiente. 

La prima cosa da ottenere 
dal governo e quindi, anzitutto, 
questa: I'universita in Calabria, 
che e rimasta I'ultima grande 
regione italiana ad esserne pri-
va (e qui si deve procedere 
con assoluta urgenza): una se
conda universita nel Lazio. an-
ch'essa assolutamente indispen
sable ; la statalizzazione delle 
universita abruzzesi, con la con
centrazione in un'unica sede. 
prima che il danno provocato 
dai loro vizi di origine non di-
venti irrepnrabile: una secon
da universita in Campania ed 
una in Pualia. Per questo. as-
sai tempestiva sembra l'inizia-
tiva. che sta per essere presa 
a Napoli. di iniziare a dibatte-
re subito questi temi. in con
crete fra urbanisti. docenti uni-
versitari e uomini politici: ol
tre a precisare meglio gli obiet-
tivi. essa servira a rilanciare 
un movimento che non si ac-
contenti di ammissioni fra i 
denti sull'urgenza del problema 
(come si fa al ministero della 
P.I.) o di un generico ricono-
scimento della validita delle ri
chieste. 

Bisogna fare in fretta. an
che perche da varie parti — 
sulla base di interessi ben pre-
cisi, sia finanziari che di po-
tere accademico — si stanno 
gettando le basi per soluzioni 
negative, quando non nefaste, 
capaci di precostituire per de-
cenni ogni futura riforma. Ba 
sti pensare a Roma, al suo pia
no regolatore e al progctto Pa 
pi di decentramento della fa
colta del Magistero; basti pen
sare alio scempio del nuovo 
policlinico di Napoli. e al risor-
gere di nuovi pericolosissimi 
municipalismi calabresi o pu 
gliesi. volti a smembrare le 
istituende nuove Universita (il 
risullato abruzzese insegni). 

Ancora un'altra considerazio 
ne. derivata daH'esperienza de
gli altri pacsi europei che in 
questi anni sono andati realiz-
zando piani di sviluppo di nuo 
ve Universita (Inghilterra. Ger-
mania. Francia. persino Spa-
gna): la creazione di nuove se 
di ha sempre significato crea
zione di nuove istituzioni, ha 
sempre rappresentato occasio 
ne di riforme. di rinnovamento 
di strutture. che il peso della 
tradizione impediva altrove di 
modificare. Un terreno nisovo. 
quindi, e sperimentale. in cui 
si e fatto tesoro della istitu 
zione cx-novo e delle disponi-
bilita di mezzi per un'iniziativa 
organica e programmata. In 
Italia deve esser fatto altret-
tanto ed occorre quindi speri-
mentare le riforme. e costi-
tuire Universita avanzate. che 
siano di richiamo per giovani 
e valenti studiosi (cui biso
gna fin dall'inizio fornire am-
bienti e attrezzature scientifi 
che adeguati). e che assicuri-
no un qualificato corso di stu 
di agli studenti. Bisogna. cioe. 
sventare fin dal principio la 
eventualita della creazione di 
Universita di serie B, squalifl-
catc. improwisate. povere di 
mezzi, oltre che di tradizione 
culturale. 

E deve trattarsi di Universi

ta democratiche. L'esempio di 
Trento e illuminante. II nuovo 
Istituto Superiore di Scienze 
Sociali, di recente riconosciuto 
dal Parlamento, costituisce una 
prova di come sia impossibile. 
in Italia, aprire 1'Universita a 
nuove correnti di pensiero ed a 
nuovi indiri/zi scientifici pre-
scindendo dal contributo indi-
spensabile di organismi demo-
cratici. specie studenteschi. Si 
sa, le scienze sociali in Italia 
sono ancora ai primi passi per 
il sordo ostruzionismo loro op 
posto dagli ambienti retrivi del 
nostro mondo accademico, do-
minato dal formalismo giuridi-
co .e dairidealismo piu vieto. 
La soluzione prospettata dai 
gruppi « americanistici » e tec-
nocratici. per la sua poverta 
culturale e scientiflca, non fa 
che alimentare l'ostilita acca-
demica: e questo e evidente 
nello sbocco che agli studi so
ciali a Trento vuole dare la lo

cale dirigenza cattolica, in di-
spregio degli impegni assunti 
e della volonta degli studenti. 

Si dimostra, cosi, quanto fos-
sero fondati. da un lato. i dub-
bi e le ostilita dei parlamenta-
ri comunisti e di tutta la sini-
stra verso gli orientamenti cul-
turali ed ideologic! (scientiflca-
mente debolissimi e politica-
mente faziosi) dei responsabili 
dell'iniziativa: e dall'altro la 
flducia mostrata verso il mon
do studentesco (anche a Tren
to) che da prova ancora oggi 
di essere un elemento indi-
spensabile del rinnovamento 
culturale dell'Universita italia
na. C'b da augurarsi che — 
per il caso di Trento come per 
il problema in generale — la 
lezione venga compresa a fon-
do dalle forze politiche di si
nistra. 

Luigi Berlinguer 

La piaga dei Patronati scolastici 

Gliscolari hanno proprio 
bisogno di beneficenza? 

Assurdi criteri filantropici presiedono all'organiz zazione dei Patronati — Secondo Gui le compe-
tenze di questi enti andrebbero estese — L'alternativa: servizio sociale pubblico e scuola integrata 

Dieci anni fa circa un'inda-
gine condotta in alcune provin-
ce-pilota accerto che per 1'87% 
dei casi la « mortalita > scola-
stica — come viene chiama-
ta — 6 causata da miseria spi
r i tual e nmteriale: AG% incu-
ria dei genitori, 5% poverta, 
3GVo precoce avviamento al la-
voro, 13co malatlia o lontanan-
za dalla scuola. Da allora le 
cose non devono essere afTatto 
cambiate se oggi nella scuola 
elementare l'indice di ripeten-
za e dell'll/o e sono piu di 
200.000 i raga/zi in eta dell'ob 
bligo che non frequentuno (nel 
censimento del 19G1 risultarono 
ancora 3.796.834 analfabeti. sen-
za contare gli analfabeti di ri-
torno e i cosidcletti « alfabetiz-
zati > della scuola popolare). 
Lo Stato afiida ai Patronati 
Scolastici il compito di assolve-
re il dettato costituzionale che 
impone di rimuovere gli osta-
coli di natura economica e so
ciale che di fatto impediscono 
il normale adempimento del-
1'obbligo scolastico e di assicu-
rare ai meritevoli e capaci, an
che se poveri, 1'accesso ai gra-
di piu elevati delHstruzione. In 
realta, il diritto alio studio 
continua a rimanere una con-
cessione puramente formale 

che incide minimamente sulla 
dinamica socio-scolastica. Una 
rapida panoramica del settore 
lo conferma. 

II primo dato che salia agli 
occhi e il prevalere nel canv 
po dell'assistenza scolastica e 
all'infanzia del piu assoluto li-
berismo assistenziale: ONMI, 
ECA. AAI. enti locali. POA, 
ONARMO. CRIG. C1F. ACLI. 
ENAM. ENPAS. ENAOLI. EN-
PMF. ONOG. ecc, operano con-
temporaneamente e concorren-
zialmentc ai Patronati Scola
stici. ma l'elenco potrebbe con-
tinuare — ai tempi della in-
cluesta sulla miseria furono 
censiti ben 23.000 enti di assi-
stenza. pubblici e privati. E 
tutti o quasi gli organismi di 
assistenza non statali vivono 
di pubblici contributi. Plurali-
smo assistenziale e pluralismo 
scolastico non sono che due 
momenti dello stesso fenomeno 
di ingerenza delle organizzazio
ni cattoliche nella sfcra dello 
stato, tanto 6 vero che in en-
trambi i casi i) peso flnanzia-
rio si cerca di scaricarlo sul
la collettivita attraverso finan-
ziamenti pubblici. 

I Patronati Scolastici risorti 
< dopo la caduta del fascismo... 
con la stessa fisionomia che 

avevano prima e quindi con gli | doposcuola nella scuola media 
stessi criteri paternalistic! e fl- e tale da ipotizzare appena 
lantropici > — 6 1'ispettorc sco- 9.000 sezioni nel 1969-'70. suffi-

I" 

I Una riunione presso la Direzione del Partito 

' STUDENTI E DOCENTI COMUNISTI 
! PER LA RIFORMA UNIVERSITARIA 

Presso la Direzione del Par
tito Comunista si e teniita una 
riunione nazionale sui proble
mi dell'Universita, con la par-
tccipazione di studenti e do
centi, di parlamentari e di 
dirigenti di tutte le Federa-
zioni delle citta sede di Uni
versita. Nel corso della riu
nione — informa 1'agenzia 
Parcomit — si e messo in ri-
lie\*o che: 

1) II piano finanziario quin-
quennale jx?r la scuola, vo-
luto e imposto dal governo no-
nostante le resistenze affiora-
te nella stessa maggioranza 
governativa. non solo prescin-
de dai problemi di riforma. 
ma anche sotto l'aspetto quan-
titativo non assicura alcuna 
reale prospettiva di sviluppo 
e di rinnovamento dell'Uni
versita. in quanto prevede un 
aumento del numero dei do
centi sensibilmcnte inferiore 
all'aumento in corso della po-
polazione studentesca e limita 
fortemente gli stanziamenti 
per le attrezzature e la ricer
ca scientiflca. che sono ridotti 
di oltre II miliardi rispetto 
alle gia insufficient! previsio 

- ni del c piano Gui ». 
2) La legge di riforma del

l'Universita proposta dal go
verno non risponde in alcun 
inodo alle esigenze maturate 
nello stesso mondo universi-
tario. come e dimostrato dal
le ripetute prese di posizione 
delle organizzazioni degli stu
denti. degli assistenti e dei 
professori incaricati. che han
no ora indetto una nuova fase 
di agitazione per l'inizio del-
l'anno accademico, e dalle 
critiche formulate anche da 
larga parte dei professori di 
ruolo. 
. 3) Partieolarmente grave e 
la situazione nell'Universita 
in materia di attuazione del 
diritto alio studio, in contrasto 
col precetto costituzionale che 
impone di assicurare le con-
dizioni che consentano ai gio
vani capaci e meritevoli. an
che se di modesta estrazione 
sociale. di accedere sino ai 
piu alti livelli dell'istruzione. 
In effetti, l'istituzione deH'os-
segno di studio, o presalario. 
per gli studenti universitari 
si e risolta in una vera beffa. 
dato che oggi usufruisce del 
presalario non piu del 7-8 per 
cento della popolazione stu
dentesca, esclusi i fuori cor
so. Si aggiunge a cio il con-

tinuo aumento delle spese per 
le tasse, le esercitazioni. i II-
bri, il mantenimento agli stu
di. La conseguenza e l'im-
pressionante aumento del nu
mero degli studenti fuori-cor-
so e di quelli che abbandona-
no gli studi senza giungere 
alia laurea (piu di uno su 
due) e che sono in grandis-
sima parte studenti lavora-
tori. 

E' percio urgente — si 6 
rilevato nella riunione — una 
lotta a fondo per avviare una 
reale attuazione del diritto 
alio studio, ponendo come pri
mo obiettivo un ragionevole 
aumento dell'entita del pre
salario e la estensione del suo 
godimento. nel quinquennio. 
sino a uno studente su tre. E' 

3uesta una grande riforma 
emocratica. necessaria per 

consentire un reale impegno 
negli studi universitari a mol-
ti giovani che oggi. pur iscn-
vendosi all'Universita dopo il 
completamento della scuola 
media superiore. sono costret-
ti a cercarsi un lavoro e poi 
difflcilmente possono romple-
tare TUniversita: e che per-
mettera. percio. anche di au-
mentare il numero dei lau-

reati. Come e richiesto dalle 
esigenze di sviluppo del pae
se, diminuendo l'attuale pati-
rosa improduttivita deU'istru-
zione superiore (oggi arriva 
alia laurea. come si e clctto. 
meno di uno studente su clue). 

Al tempo stesso c neeessa-
rio un rigoroso svilupix) della 
lotta per imporre una imme-
diata ripresa della discussio
ne in Parlamento della rifor
ma univcrsitaria. contro le 
tendenze al rinvio che hanno 
sinora caratterizzato 1'azione 
del governo, e per ottenere 
un approfondito dibattito che 
consenta di introdurre. come 
e richiesto dal movimento uni-
\ersitario, sostanziali modifi-
che nel senso di una reale de-
mocratizzazione delle struttu
re e degli organi di governo 
dell'Universita e per un efTet-
tivo rinnovamento dell'orga-
nizzazione e degli indirizzi de
gli studi rispondenti alle piu 
avanzate esigenze scientifiche 
e profcssionali. 

Iniziative |)er il consegui-
mento di questi obiettivi ver-
ranno promossc. nelle pros-
sime scttimane. dai parlamen
tari e dalle organizzazioni di 
partito. 

I 

astico centrale Cottone che 
parla — sono in breve divenu-
ti dei centri non parascolastici 
ma parapartitici in cui si sono 
annidati mediante centinaia di 
< comandi » maestri vicini alle 
idee del partifo di governo o 
del sindacato magistrale catto-
lico. II controllo del Consiglio 
di amministrazione 6 assicura-
to dalle designnzioni burocra-
tico confessionali (-1 membri so
no nominati dal Provveditore 
agli studi e 1 dall'autorita ec-
clesiastica) e per evitare che i 
quattro compouenti nominati 
dal Consiglio Comunale possano 
allearsi con i rappresentnnti 
eletti.dei maestri, dal 1901 fun-
ziona un regolamento elettora-
le del tipo legge-truffa cosi ca-
ro alia D.C. 

« Cinscun elettore — dice lo 
art. 23 — ha diritto di voto 
per tanti candidati quanti sono 
i rappresentanti da eleggere, 
scegliendoli tra una stessa li-
sta o piu liste. Sono eletti i 
candidati che hanno riportato 
il maggior numero di voti». 
Cosi quel gruppo che riesce a 
controllare appena il 51 % dei 
votanti pu6 assicurarsi la tola 
lita degli eletti, con tanti saluti 
alle minoranze. E' inutile dire 
che si tratta quasi sempre di 
liste confessionali. Secondo il 
giudizio che ne dava Tristano 
Codignola nel suo Nascita e 
morte di un piano, 6 questo 
« un esempio veramente clamo--

roso dello spirito fazioso e au-
toritario con cui si continua a 
governare la scuola e si con-
cepisce il rapporto della scuo
la con la societa ». 

Sbaglierebbe, pero. chi cre-
desse che per risolvere il pro
blema sia sufTicientc uniflcare 
i vari enti assistenziali in un 
unico organismo. aumentare i 
fondi e democratizzare i Pa
tronati. in quanto non solo di 
un ammodernamento struttura-
le si tratta ma soprattutto di 
una radicale trasformazione 
funzionale. 

Le « Linee Gui >. invecc, se-
guendo la traccia sommaria e 
generica della Commissione di 
indagine, — della quale, ad 
ogni buon conto, Viene ignorata 
la proposta piu interessante. 
quella cioe riguardantela mi-
gliore utilizzazione dei beni del
la ex GIL. dei quali hanno 
fatto scempio le organizzazioni 
cattoliche con la complicity dei 
commissari liquidatori — pre
vedono un potenziamento dei 
Patronati e I'estensione delle 
loro competenze anche alia 
scuola materna e media. Gli 
stessi incrementi di bilancio, 
perd. finiscono per rivelarsi 
inadeguati e addirittura irri-
sori in quanto rapportati pro-
porzionalmente all'aumento de
gli effettivi scolastici. ferma 
rimanendo. quindi. la quota de-
stinata all'assistenza pro-capi-
te oltre che il tipo di essa. Inol-
tre. la somma stanziata per ^ 

cienti ad accogliere non piu 
del 14-15^ degli studenti. 

Ma l'aspetto piu allarmante 
6 rappresentato dall'intenzione 
di alTidare la organizzazione 
del doposcuola elementare ai 
Patronati. cioe ad organi ester-
ni alio Stato e strumcntalizzati 
ad opera di qentri di potere 
ideologico confessionali ben in-
dividuati. Viene nccettata, cioe, 
a malincuore la scuola integra
ta a patto che essa non sia 
dello Stato e sia realizzata in 
maniera tale da non urtare o 
danneggiare gli interessi delle 
organizzazioni c degli istituti di 
istruzione clericali. 

Jl legame strettissimo tra di
ritto alio studio, scuola a tem
po pieno e democrazia scola
stica e emerso. perd. nel con-
vegno sulla scuola integrata 
organizzato dal sindacato dei 
maestri laici e democratic! 
(SNASE). La ristrutturazione 
della scuola dell'obbligo deve 
passare attraverso I'abolizione 
dei Patronati e l'istituzione di 
un servizio sociale statale di 
integrazione scolastica, artico
lato a piu livelli, centrale. re-
gionale. provinciate, comunale. 
di circolo o d'istituto. Scompa-
re, in tal modo, l'assistenza di 
tipo erogativo — refezione. in-
dumenti. scarpe, quaderni. ecc. 
ai partieolarmente bisognosi — 
della vecchia scuola «disinte-
grata > per dar luogo ad una 
scuola in cui attivita antimeri-
diane e pomcridiane. refe/ione 
e ricrea/ione. studio e libere 
attivita individunli e di gruppo 
gioco e lavoro. siano armonica-

mente fuse ed organizzate in 
un'azione cducativa che inve-
sta la totalita della personali
ty dello scolaro con una ric-
chezza di stimoli educativi in 
finitamente superiori alia at-
tuale situazione. 
. A livello di circolo, il servi
zio sociale scolastico o|KTereb-
be attraverso requipe tecnica 
del Consiglio di Direzione — 
medico scolastico, psicologo 
scolastico, assistente sociale. 
esperto di tempo libero. ecc. 
— la cui funzione consistereb-
be nell'individualizzare 1'azione 
della scuola — della scuola nel 
suo complesso. come collettivo 
pedagogico integrate — verso 
ogni singolo fanciullo, verso il 
problema di ogni ragaz/o. il 
suo problema. La richiesta di 
maggiore democrazia all'inter-
no della scuola attraverso Tin-
troduzione dell'autogoverno de
gli insegnanti cessa cos! di es
sere un'escogitazione astratta-
mente parlamentaristica. come 
viene talora giudicata. per in-
vestire la sostanza del rappor
to educativo in quanto si con
ferma un fattore insostituibile 
di quel processo di liberazione 
dello scolaro del quale diritto 
alio studio, scuola integrata e 
autogoverno sono le strutture 
portanti. 

Fernando Rotondo 

DA MARX A LENIN, DA LABRIOLA A GRAMSCI 

La via della pedagogia marxista 
Una sistemazione teorica del 

pensiero pedagogico marxista in 
Italia e cosa recente. Risale a 
poco piu d'un anno fa. quando 
comparve U primo dei tre volumi 
dedicati da Mario Alighiero Ma-
nacorda alia raccolta dei testi 
dei classici sull'educazione e. poi. 
degli scritti pedagogic! pio si-
gmficativi dei paesi socialisti 
(M. A- Manacorda 11 marxismo 
e I'educazione. Roma. Armando. 
1965-66). Prima di allora una 
pedagogia d'ispirazione marxista 
esisteva. Cera stata da Labriola 
a Gramscl, riprese dopo il fa
scismo e ando arricchendosi di 
notevoh contributi. e si ritrova 
sotto vari aspetti: la ricerca del-
I'Istituto Gramsci. gli scritti su 

diritto dcU'esistenza di una- peda
gogia marxista. Come ricorda 
M. A. Manacorda (Esiste una 
pedagogia marxiana? < Critica 
Marxista». n. 4. 1966) 1'esisten-
za di questa pedagogia fu ne-
gata In Russia nel 1920 dallo 
Schmidt, il quale disse che Marx 
si sarebbe limitato a scrivere 
una frase sull'educazione. e in 
Italia I'anno scorso da Armando 
Plebe. nel corso di un dibattito 
sn c Riforma della scuola* (1). 
Veramente lo studioso italiano 
negava. pin che I'esistenza. la 
legittimita d'una pedagogia del 
marxismo: alio stesso modo che 
il marxismo si pone come nega-
zione della filosofia intesa come 
c teoria >. mostrandone rinntilita. 

VVr.itd. Riforma della scuola. j cos! deve mostrare I'inutilita di 
Rinascita. Socield. TI contempo '• una pedaeoaia astratta: «il pun-
raneo. la produzione degli Edi- | to di partenza per un esame del-
tori Riuniti. il dialogo dei marxi j I'atteggiamento del marxismo di 
sti con le altre forze democrati- fronte alTedueazione. se \o si 
che laiehe e cattoliche. lo studio 
delle esperienze educative del 
mondo socialifta. 1'attivita del 
nostro partito e degli altri set-
tori marxi sti del movimento ope-
raio. la cui politica scolastica 
e venuta precisandosi e assumen-
do contomi sempre pirt ehiari in 
armonia con la lotta politica ge
neral? per la trasformazione de-
mocratica e socialista del paese. 

Mancava quella prima mdagi 
ne diretta e sistematiea sulle 
fonri edite e inedite che e indi-
spensabile come punto di par-
tenza per ulteriori approfondi-
menti e garanzia di coerenza per 
la steisa azione politica. L'ela-
borazione teorica era necessaria 
anche per mettere chiarezza nel 
dibattito pedagogico italiano. nel 
quale si trovavano riferimenti 
al pensiero marxista. ma si trat-
tava quasi ?empre. se non di 
deformazioni gravi. che non man-
carono. di cenni frettolosi. in-
compleU e poco producentL 

Un dato aequisito in seguito a 
quella ricerca di prima mano e 
stata la conferma di fatto • di 

viiol vedere con occhi veramente 
modemi. e anzitutto questo: la 
impossibility di una dottrina teo
rica deU'educazJone. e Toppor. 
tunita di so«tituirla con direttive 
empiriche di prassi educativa». 

Rispondere. con Marx, che la 
teoria pud diventare una forza 
materia'e se se n'impossessano 
le masse, e insufficiente. se non 
si amplia il discorso mostrando 
come quella che possiamo chia-
mare la «proposta ed:icativa •» 
marxista (cioe una linea pedago-
gica che non e tutta presente in 
modo esplidto negli scritti dei 
classic!, ma In parte si ricava 
da testi che pedagogic! In senso 
stretto non sono) scaturisee dal 
nucleo stesso della dottrina di 
Marx, di Engels. dl Lenin. Ma
nacorda nel suo saggio mostra. 
col rigore filotogico che e qua-
lita costante del suo lavoro. con 
quale coerenza I punti central! 
m cui fl programma educativo 
era enunciato esplidtamente — 
unione del lavoro con la prepara-
xione teorico-scientifica — pur 
con alcune varUziord neB» di

verse epoche si nproposero per 
oltre trent'anni coincidendo c con 
momenti cruciali non soltanto del
ta sua (di Marx) ricerca. ma 
anche della storia del movimento 
operaio>: il 1M8. il 1866. U 1875. 

Ora questo principio dell'unio-
ne della scienza. della tecnica e 
del lavoro produttivo — I'educa
zione politecnica — collega I'ana-
Usi pedagogica con I'analisi eco-
nomko-politica e fa della peda
gogia un momento non estrinse-
co della dottrina marxista net 
siio insieme. Al lavoro diviso. 
alio sfruttamento. al contrasto 
fra il carattere sociale della 
produzione e il carattere pnvato 
della proprieta. fra la coopera 
zione che e imposta dalle ca 
ratteristiche del moderno lavoro 
md istriale e la lotta fra gli no-
mini subentreranno. nella pro
spettiva nvoluzionaria. reman-
cipazione. il ricupero di una onni-
lateralita dell'uomo nel lavoro 
riconquistato alia sua funzione 
d: strumento per la realizzazione 
umana. E al lavoro cosi tra-
sformato si ricoUeghera la nuo
va educazione. I'« educarione del-
l'awenire >. dopo la eliminazione 
delJe classi e delle scissioni fra 
gli uomini. Cosi, dicer a Mana 
corda. nella guida alia lettura 
del primo volume della sua an-
tologia. la pedagogia c si pre-
senta come forma e metodo del-
la integrazione dell'uomo nel la
voro. in opposizione ad un la
voro che ha diviso Tuomo». 
L'uomo onnilaterale sara forma-
to dalla nuova educazione nella 
nuova societa senza classi. come 
l'uomo scisso. unilaterale, e u 
prodotto della societa classista. 
E il Capitale, come mostra le 
contraddizioni intrinseche al rap
porto di produzione capitalistico, 
cos) indica la contraddizione ra
dicale in cui rooroo, & produt-
tore. viene a trovars! all'interno 
di questo processo. e al tempo 
steaao indiea U via per reiimi-

nazione dell'una contraddizione e 
deU'altra." 

Ci sono nel testi del classici 
— oltre che in Gramsci. per it 
quale la ricerca sistematiea e 
ancora da fare — numerose al
tre indicazioni gia sviluppate o 
che possono svilupparsi in termini 
di pedagogia: il carattere laico 
della scuola, il contenuto « scien-
tifico» dell'umanesimo. i'acco 
glimento critico della ctradizio 
ne >. su cui Lenin scrisse pagine 
chiarissime. la presenza di un 
momento educativo in tutta 1'azio
ne del partito e delle organizza. 
zkyni di classe. 

D problema di fronte al quale 
vengono a trovarsi i marxistl 
riguarda il tipo d'adesione da dar-
si. nelle varie condizioni stori
ette. ai principi pedagog:ci senza 
cadere nell'opportunismo Che 
debba essere un'adesione non dog-
matica e un punto aequisito. Ade-
sione non dogmatica vuol dire 
per esempio non vedere nella 
pedagogia 1'ancella della politi
ca. come accadrebbe se si pre-
tendesse di far corrispondere ad 
ogni momento della lotta politica 
generale, meccanicamente. un 
momento di lotta educativa che 
ne ricalcasse rigidamente I ter
mini. o se si portas.se avanti il 
progetto duna scuola caratteriz-
zata ideologicamente come scuo
la marxista — che fl nostro par
tito rifiuta decisamente e che 
del resto Marx ed Engels non 
hanno mai prospettato — mentre 
si lotta per una societa. quindi 
per una scuola. socialista. ET il 
problema della relatrva autono-
mia delta lotta ideale. E* un pun
to fermo per fl marxismo che 
le idee derivano dalla situazione 
sociale. dalla « struttura » di base. 
che le idee dominant! sono le 
idee della classe dominante. che 
una < rivohzdone » che pretenda 
di trasformare le idee senza es
sere coflegaU con la lotta per 
la trasformazione generale della 
sodeta, e una chimera ideafogica. 

Di qui 1'impossibilita di una 
pedagogia marxista che prescinda 
dalla lotta di classe. Ma e un 
dato di fatto che le idee con-
servano una loro esistenza auto-
noma anche dopo che hanno ces-
sato di esistere le condizioni che 
le hanno prodotte. ed anche che 
le idee possono influire sulla 
realta economico-sociale attra
verso 1'azione degll uomini che 
ne sono portatori. Del resto il 
lenimsmo ha approfondito que
sto aspetto della teoria e lo ha 
confermato con la Rivoluzione. 
L'autonomia relativa. non ideo-
logica. delle idee, e riferibile 
a pieno diritto anche alia peda
gogia. e giustifica la lotta ideale 
per la riforma della scuola. I'im-
pegno degli insegnanti marxisti 
nei movimenti pedagogici e di
dattici democratici. in genere le 
battaelie ideali. Senza fiUusione. 
generosa ma non producente. che 
I'educazione possa trasformare 
da sola la societa. ma senza il 
rinvio opportunistic© dell'impegno 
nella lotta per i) rinnovamento 
educativo a dopo la presa del 
potere. 

Un'informazione piu ampia di 
questa. che deve interrompersi 
per motrvi di spazio. si trova. 
oltre che negli scritti citat! e in 
quelli che si indicano piu sotto. 
nel saggio Presenza di una peda
gogia socialista nel pensiero con-
temporaneo (< Belfagor >. n. 4. 
1965). E" un'indagine suQa pe
dagogia socialista (quindi non 
solo marxista. percio arricchita 
di altre voti: Borghl. Laporta, 
Daziano etc.) italiana ed europea. 
che mette in luce i molt! aspetti 
positivi e quelli negativi della 
esperienza compiuta dai paesi so
cialisti e approfondisce alcune 
delle questioni general] suDa soor-
ta anche degli scritti del polacco 
Bogdan Suchodolsld. impegnato 
nefla ricerca di una pedagogia 
per U futuro. che non sanzioni 
cioe la vita attuale ma neppure 
at pretenda di oostruire prescin-

di dendo dalle condizioni reali 
questa vita. 

La pedagogia socialista. scrive 
Dina Jovine. «ha contribuito a 
chiarire il carattere della peda
gogia come scienza sociale e quel
lo della scuola come istituzione 
politica. liberando 1'una e l'altra 
da molt! miti. Ha rivalorizzato. 
con la formula " unione della 
scuola con la vita ". I'educazione 
indiretta affidata ai grandi idea
li del popolo. come necessario 
supporto dell'aziooe diretta af
fidata alia scuola. Ha riaoKo fl 
problema del moderno umanesi-
mo scientifico considerando le 
scienze come strumento del po
tere umano su) mondo naturale e 
sociale...: ha dato. con la crea
zione della scuola unica. laica. 
obbligatoria e gratuita. un esem
pio luminoso di come si possa 
debellare analfabetismo e di-
scriminazione sociale. quando la 
idea di giustizia non si ferma 
alle soglie della scoola.„ Infine 
con la teoria dello ~ studio unite 
ai lavoro" ha tagliato alle ra
dio! la mala pianta deOa boria 
intellettualistica e quella deDa 
manualita sorda e cieca, riconv 
ponendo nell'educazione tutti gli 
element! dell'umanita ». 

Giorgio Bin! 
(1) A. Plebe Intervenlva nel 

dibattito aperto dalla rlvtata con 
la pubbllcazlone di parte della 
gutda alia lettura del I volume 
dell'antologla curau da Mana* 
corda. At dibattito preaero par
te N. Badalonl. B Wldmar. r. 
Branratlsano. G. Glannantoni. 
G. Clvea. R Laporta. G. Blnl. 
SI vedano anche R. Tend Una 
antologia di scrtttt marxUU rut-
Teducazian* • La Citta futura * 
marzo 19S5; D. Bertonl Jovine 
Educazione per fl futuro -Cri
tica Marxista - n. 4, 19M; G. 
Civea Marxismo m attivirmo • n 
Maestro 0 « ! - n. 34, 1965; O. 
Blnl La propotta educativa 
marxista « I Problemi della Pe-
da(ocla-v B . «, IMS. - -
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