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I guasti 
della DC 
TpORSE qualcuno si at-
•*• l tendeva che al termi-
ne di una legislatura che 
si chiude per la scuola con 
un bilancio cosi disastroso 
— nessuna delle riforme 
tanto discusse neppure av-
viata ad attuazione, molti-
plicate le carenze materia-
li a partire da quelle edi-
lizie, aggravate tutte le 
tensioni cosi all'interno 
deU'istituzione scolastica 
come nei rapporti tra scuo
la e occupazione — i re-
sponsabili della politica go-
vernativa avrebbero senti-
to la necessita di fare al-
meno un abbozzo di analisi 
critica per rendere conto 
agli elettori delle difficol-
ta incontrate e per ricer-
care strade nuove per da
re una risposta ai molti 
problemi irrisolti. 

Chi si aspettava questo, 
£ pero rimasto largamente 
deluso: non solo i dirigenti 
democristiani non si sono 
minimamente preoccupati 
di dare ragione dei risul-
tati di una politica falli-
mentare di cui essi sono 
stati i maggiori responsa-
bili. ma non hanno esitato 
a cercare di utilizzare le 
tensioni e le preoccupazio-
ni suscitate dalla crisi sco
lastica come argomento a 
sostegno di quella svolta 
moderata che e diventata, 
in modo sempre piu mar-
cato, l'asse portante della 
loro campagna per le ele-
zioni del 7 maggio. 

A dare il tono della pro
paganda democristiana e 
stato, anche sui temi della 
politica scolastica. il sen. 
Fanfani. il quale, nei suoi 
interventi quasi quotidiani, 
ha insistito nell'indicare 
come uno dei punti pre-
giudiziali di un futuro pro-
gramma di governo il ri-
pristino della regolarita e 
dell'efficienza della vita 
della scuola: prima Vordi-
ne, cioe. e poi le riforme. 
E quanto all'impostazione 
delle riforme, lo stesso 
Fanfani non ha mancato 
di richiamare, come mo-
dello, il suo famoso € pia
no » del 1958: quel piano 
che allora giustamente 
battuto dall'opposizione dei 
partiti di sinistra e dalle 
forze piu avanzate del 
mondo della scuola (e pro-
prio la sua caduta apri la 
strada alia sola sia pur 
parziale riforma realizza-
ta negli ultimi 25 anni in 
materia di istruzione. os-
sia 1'attuazione della scuo
la media unica sino ai 14 
anni) e che era in realta 
null'altro che un rozzo e 
grossolano preventivo di 
spesa separato da qualsia-
si impostazione riforma-
trice. 

E' naturale che, cosi ri-
dimensionato da Fanfani e 
dagli esponenti dc il pro-
blema delle riforme scola-
stiche, anche i liberali si 
siano prontamente dichia-
rati d'accordo: a Malago-
di va bene una politica di 
€ riforme » che si traduca 
solo nei proposito di co-
struire piu scuole. piu ca
se, piu ospedali, salvo, na-
turalmente. verificare se 
questi programmi di spesa 
siano compatibili con le 
esigenze di uno sviluppo 
economico fondato sull'ac-
i nmulazione e sul profitto. 
K d'accordo si sono di-
t . iarat i i socialdemocrati-
c\. che di una imposta
zione meramente quantita
tive delle riforme sociali 
(impostazione inevitabil-
mente sempre perdente. 
come Tesperienza dimo-
stra) hanno fatto. da sem
pre. il loro cavallo di bat-
taglia. Una larga conver-
genza si e cosi venuta de-
lineandn nei corso di que-
sta campagna elettorale. 
anche sui temi deHa scuo
la. fra i partiti che do-
vrebbrro costituire i pila-
stri di una eventuale riedi-
z one del centrismo. 

NON e inutile ricordare, 
soprattutto per i piu 

giovani che non vissero 
direttamente quell'espe-
rienza. che cosa fu il cen-
trismo per la scuola ita-
liana. Furono gli anni di 
una politica scolastica 
gretta. ottusamente con-
servatrice, diffidente nei 
confronti dei problemi del
la vita culturale (era l'epo-
ca delle denunce di Scelba 
contro il «culturame »). 
gravemente condizionata 
dalla pretesa clericale di 
privilegiare la scuola pri-
vata o di accrescere co-
munque Tinfluenza confes-
sionale in quella pubbhca; 
furono anni in cui manco 
totalmente. alle classi di
rigenti italiane qualsiasi 
visione di sviluppo e rin 
novamento dell'istruzione 
che rispondesse alle nuo
ve esigenze che venivano 
maturando nella vita del 
paese e si gcttarono cosi 
le radici dei gravi proble

mi che sono |>oi esplosi in 
modo drammatico duran
te il periodo successivo. 
E' bene richiamare queste 
cose (e che cosa furono 
quegli anni, piu in gene-
rale, per il complesso del
la vita politica, sociale e 
civile del paese) nei mo-
mento in cui la propagan
da dc cerca di rifugiarsi 
in una immagine idillica 
del centrismo quasi come 
l'eta dell'oro per la demo-
crazia italiana. 

Ma l'impostazione scelta 
da Fanfani e dagli altri 
dirigenti democristiani non 
solo non da alcuna rispo
sta — come proprio il ri-
chiamo ai precedent! cen-
tristi dimostra — ai pro
blemi reali della scuola 
italiana: essa si fonda su 
una deformazione grotte-
sca e vergognosa della na-
tura della crisi della scuo
la e delle sue vere ragio-
ni. La contrapposizione fra 
un disordine che avrebbe 
la sua origine nelle lotte 
studentesche e una rego
larita e una efficienza 
della vita scolastica che 
andrebbero ristabilite piu 
o meno nei modi tradizio-
nali (o tutt'al piu con 
qualche programma ag-
giuntivo di spesa, ma sen-
za sostanziali e radicali ri
forme), 6 una visione de-
formata e deformante che 
non solo cerca di rovescia-
re le reali responsabilita, 
ma che e in funzione di un 
chiaro disegno politico di 
destra: e il parallelo, in 
sostanza. dell'argomenta-
zione padronale (anch'es-
sa ormai pienamente fatta 
propria, nei corso di que-
sta campagna elettorale, 
dal gruppo dirigente di de
stra della DC) secondo cui 
alia base di tutte le diffi-
colta che l'economia italia
na oggi attraversa vi sa-
rebbe il permanere della 
conflittualita operaia nelle 
fabbriche. 

LA VERITA' e che la . 
crisi economica ha ra- . 

dici profonde in tutte le 
contraddizioni e gli squili-
bri della struttura capita-
listica del nostro paese; 
cosi pure le lotte studen
tesche sono non la causa 
ma una delle manifesta-
zioni della crisi della scuo
la e di una piu generale 
crisi sociale, e la crisi sco
lastica ha fondamenta ben 
radicate nell'organizzazio-
ne classista e conservatri-
ce del nostro sistema edu-
cativo e nei guasti profon-
di prodotti da anni di man-
cate riforme, di problemi 
differiti e non risolti, di 
malgoverno democristiano 
della politica dell'istruzio
ne. Qui sta la vera origi
ne del disordine e del ma-
rasma che paralizza la vi
ta scolastica, ne compro-
mette ogni possibile c re
golarita »: da questa pa-
ralisi si pud percio uscire 
solo con una risoluta e so-
stanziale politica rinnova-
trice. 

Di queste reali dimensio-
ni e di queste vere radici 
dei problemi scolastici so
no del resto venute pren-
dendo crescente coscien-
za, in questi anni, sia mas
se assai larghe di studen
ts . che proprio a partire 
dalle lotte nella scuola 
hanno anche acquisito una 
nuova e piu generale con-
sapevolezza civile e poli
tica, sia strati notevoli di 
insegnanti. profondamente 
umiliati dalla politica go-
vernativa nelle loro fun-
zioni e nella loro condizio-
ne giuridica ed economica 
(e che non possono certo 
essere soddisfatti dalla 
promessa di una mancia 
post elettorale fatta ora 
dal governo Andreotti. che 
anzi conferma, tanto piu 
nei confronto con cid che 
invece e stato promesso 
ai superburocrati, la con-
siderazione mortificante 
che la classe dirigente dc 
ha dei problemi dei docen-
ti). Di tali problemi hanno 
preso piu acuta coscienza 
anche settori via via piu 
estesi dello schieramento 
operaio e popolare. che av-
vertono oggi piu compiuta-
mente quale rilevanza po
litica ha ormai assunto la 
questione scolastica. Vi e 
da confidare. percio. che 
la Democra7ia cristiana 
sia chiamata a ,»agare. il 
7 maggio, anche per i gua
sti gravissimi che la sua 
politica ha determinato 
nella vita della scuola ita
liana: e che anche dal 
mondo della scuola venga 
un forte contributo a bat-
tere i disegni di restaura-
zione moderata e a con-
quistare condizioni piu 
avanzate per una profonda 
svolta democratica nella 
direzione del paese. 

Giuseppe Chiarante 

I lavorotori vogiiono un'istruzione seria, democratica, di massa - II diritto alio studio per tutti - Il ruolo decisivo degli insegnanti - Pe 
un rapporto diverso con la societa - Democrazia e antifascismo - La urgenza della riforma universitaria e di quella delle secondaria 

II P.C.I., nei programma agli elettori per le elezioni del 
7 maggio, dedica questa parte ai problemi della scuola 

La riforma dell'istruzione 
L'ltalia ha bisogno di una riforma generale dell'istruzione; di 
realizzare il dir i t to costituzionale alio studio e ad un lavoro sta
bile e qualificato; di fornire in primo luogo a tutt i i ragazzi, 
dalla primissima infanzia f ino ai 16 anni, una scuola gratuita, 
obbligatoria, a tempo pleno. Questa riforma riguarda 13-14 mi-
lioni di ragazzi italiani, e si collega direttamente: 
a) con la lotta per il dir i t to al lavoro, attraverso una politica di 
piena occupazione e di valorizzazione delle qualifiche profes
sional} volta ad utilizzare tutte le energie intellettuali e tutte le 
risorse materia I i del Paese; 
b) con la lotta per nuovi orientamenti dell'insegnamento, che 
devono essere basati sulla piena partecipazione degli studenti, 
degli insegnanti, delle forze sociali e culturali rinnovatrici, e mi-
rare alia conoscenza scientifica della realta, alio sviluppo crea-
t ivo delle attitudini di ognuno, alia assimilazione e rielabora-
zione del patrimonio del passato e dei contributi che ogni popolo 
porta oggi alia cultura universale, ad un rapporto positivo fra 
uomo, natura e societa. 
La D.C non ha saputo orientare ed organizzare la grande spinta 
democratica all'istruzione che e cresciuta in tutt i questi anni nei 
popolo italiano. Prima ha cercato d i frenare quella spinta, poi 
rha passivamente subita, dando luogo alio stato d i confusione e 
di crisi in cui versa oggi la scuola. 
Va respinta come assurda e reazionaria la tesi d i chi vorrebbe 
superare la crisi tornando indietro e respingendo dalla scuola 
le masse popolari. Vanno invece rimossi i condizionamenti so
ciali ed economici, che tengono tanta parte dei f ig l i dei lavo-
ratori lontani dall'istruzione, specie nei Mezzogiorno, nelle cam-
pagne, tra gl i immigrati. 
I lavoratori vogiiono una scuola seria, democratica, d i massa. 

Per una scuola democratica e aperta 
La scuola ha bisogno d i aprirsi ad un rapporto nuovo con la 
societa. Sindacati, enti locali, Region! debbono contribuire, in-
sieme con gl i studenti e gl i insegnanti, a dar vita ad una scuola 
rinnovata, aperta alia sperimentazione ed alia sua verifica. 
La scuola italiana ha bisogno di democrazia. Occorre abrogare 
le norme ed i regolamenti fascisti e garantire le liberta di orga-

nizzazione e di associazione agli studenti ed agli insegnanti. 
Tutti i livelli dell'istruzione vanno profondamente rinnovati nei 
programmi e nelle strutture. 
I comunisti propongono una legge sulla "scuola materna " pub-
blica per i bambini da tre a sei anni, che preveda la istituzione di 
trentamila sezioni di scuole per I'infanzia, finanziate dallo Stato, 
proprammate dalle Regioni e gestite socialmente sotto la respon
sabilita dei Comuni. 
Nella " scuola dell 'obbligo " occorre garantire la effettiva e pie
na gratuita, Tistituzione della scuola a tempo pieno, I'elimina-
zione delle classi differenziali, metodi di insegnamento e pro
grammi che non portino ad emarginare gli allievi piu sfavoriti. 
La "scuola media superiore" e il settore piu vecchio e superato 
di tutto il nostro sistema scolastico. La D.C. e incapace anche 
solo di elaborare una proposta organica di riforma. La nuova 
scuola secondaria deve avere un carattere rigorosamente unita-
rio; studio e lavoro, conoscenza scientifica ed applicazione tecni-
ca devono concorrere insieme alia formazione dei giovani. 

Rinnovamento deirUniversita 
Sono otto anni che il Parlamento discute della riforma univer
sitaria senza alcun risultato. II centro sinistra e la D.C. hanno 
sublto il ricatto ed il sabotaggio delle forze piu retrive interne 
ed esterne alia scuola, ed hanno cosi impedito il varo d i ogni 
legge universitaria nuova che aprisse un processo di riforma. 
La D.C. parla di « ordine » nelle universita, ma ha saputo sol-
tanto promuovere un caotico proliferare di sedi universitarie, 
fuor i d i ogni logica che non fosse quella dei propri interess! 
clientelari e di sottogoverno. Occorre al contrario una seria pro-
grammazione delTinsediamento universitario, accompagnata 
dallo sviluppo d i servizi che consentano I'effettiva frequenza di 
chi proviene dalle classi popolari. I dipartimenti e nuovi organi 
democratici di governo dovranno essere le strutture portantl, di-
dattiche ed amministrative della nuova universita. 

Riconoscere il ruolo degli insegnanti 
Non si rinnova la scuola senza dare al personale, insegnante 
e non insegnante, il ruolo decisivo che ad esso compete. Per 
questo e urgente Tallargamento degli organici, I'istituzione di 
corsi di qualificazione e aggiornamento, la fissazione di com-
pensi adeguati alia dignita ed al decoro di chi opera nella scuola. 

I magnifici 

tredici 
1946/47 Gonella (DC) 
1947/47 Gonella (DC) 
1947/48 Gonella (DC) 
1948/50 Gonella (DC) 
1950/51 Gonella (DC) 
1951/53 Segni (DC) 
1953/53 Bettiol (DC) 
1953/54 Segnl (DC) 
1954/54 Tosalo (DC) 
1954/55 Marfino (PLI) 
1955/55 Ermlnl (DC) 
1955/57 Rossi (PSDI) 
1957/58 Moro (DC) 
1958/59 Moro (DC) 
1959/60 Medici (DC) 
1960/60 Medici (DC) 
1960/62 Bosco (DC) 
1963/63 Gui (DC) 
1963/63 Gul (DC) 
1963/64 Gui (DC) 
1964/66 Gui (DC) 
1966/68 Gui (DC) 
1968/68 Scaglia (DC) 
1968/69 Sullo (DC) 

1969/70 Ferrari Aggradi (DC) 
1970/70 Misasi (DC) 
1970/72 Misasi (DC) 

Ecco i fredici ministri oV 
mocristlani che hanno di
re Ho la Pubblica istruzione 
dal 1946 al 1972. Un Impero 
pressoche assoluto che ci ha 
regalato: 

SCUOLE MATERNE 
Per meno della meta dei 

bambini. Solo un bambino su 
tre pero trova posto in una 
scuola pubblica (comunale 
o statale); gli altri devono 
andare in quelle private a 
pagamento. 

SCUOLA DELL'OBBLIGO 
Su 100 bambini che vanno 

In 1* elementare 40 non ar-
rivano alia licenza media, 
perche vengono bocciatT o 
non hanno i mezzi per poter 
continuare a studiare. Do-
dici bambini su cento ripeto-
no la 1* elementare. 

EDILIZIA SCOLASTICA 
Dei 1000 miliardi stanziati 

nell'ulfimo quinquennia i mi
nistri dc hanno speso solo 
800 milioni. Mentre nei 17,2 
per cento delle aule si fa il 
doppio o il triplo turno ed il 
17,4 per cento delle classi 
sono ospitate in locali « pre-
cari». 

ASSISTENZA 
Nella scuola dell'obbligo 

solo 11 bambini su 100 hanno 
il doposcuola, solo 7 su 100 
usufruiscono dei trasporti 
pubblici, solo 31 su 100 — 
nelle medie — hanno il buo-
no-libri. 

UNIVERSITA' 
Gli studenti universifari, 

compresi i fuori corso, sono 
circa 800 mila. Eppure la 
percentuale dei giovani Ita
lian) che neil'eta fra I 20 c 
i 24 anni frequenta I'univer-
sita e una deile piu basse 
(solo II 6,9 per cento, rispet-
to al 16 per cento della Fran-
cia ed al 43 per cento degli 
USA). Fra i laureafi e i di
plomat! si aggrava ogni an
no la disoccupazione: ci so
no oggi piu di 250 mila mae
stri disoccupati mentre la 
disoccupazione fra i laurea
fi e raddoppiata dal I f M 
al 1970. 

INSEGNANTI 
Quasi 200 mila sono fuori 

ruolo, senza sicurezza di la
voro ne dignita di camera. 
Lo c stato giuridico» pro
messo dalla DC almeno da 
venfanni, e stato ancora 
una volta insabbiato e sabo-
fato. Gli acconti sbandieratt 
(solo sulla carta) in questi 
gfomi sono una « mancia » 
elettorale che umilia e In
duce tutti i docenti. 

RIFORME 
La riforma universitaria e 

« saltata » ancora una volta 
per colpa e responsabilita 
della DC. Di quella della 
scuola secondaria ancora non 
c'e nessuna traccia concre-
ta. Promesse e tradimenti so
no I'unica politica di rifor
me In cui la DC e esperta. 

Per, una scuola de
mocratica che ga-
rantisca il diritto 

alio studio, una di
gnita a !utti i docen
t i , un insegnamen'o 
moderno, una istru
zione seria e qua-
lificata 

IL 7 MAGGIO 
V0TATE E FATL 

Y0TARE P.C.I. 


