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UNA RISOLUZIONE DELL A DIREZIONE DEL PCI 

SCUOU: PROBLEMI URGENTI 
PROSPETTIVE RIFORMA 

La questione scolastica come grande questione nazionale lasciata irrisolta dalle classi dirigenti - La politico di Andreotti e Scalfaro aggrava la 
crisi delia scuola - Solo un rinnovamento profondo pud garantire la serieta degli studi - Isolare le provocazioni e le violenze fasciste - II ruolo inso-
stifuibile degli insegnanti - I problemi del movimenfo degli studenti - II collegamento fra la battaglia per una scuola nuova e le lotte delle classi 
lavoratrici per la trasformazione della societa - Gli obiettivi immediati e le iniziative concrete dell'azione del PCI - Mobilitazione di massa 

•I \ II nuovo anno scolastlco si apre In 
•*•/ condizioni gravi e drammatiche per 
I ragazzi, per gll Insegnanti, per le fa-
miglie italiane. Ai mali tradizionali della 
scuola italiana (arretratezza culturale. im-
pronta di classe, prassi antidemocratica) 
ed al crescente disagio per le aule. I 
turni. 1 libri, i trasporti, si aggiungono 
interrogativi di fondo: qual e il valore 
e l'utilita delle conoscenze acquisite nel-
la scuola? Qual e la possibilita. dopo la 
scuola. di un lavoro adeguato alia qua-
lifica raggiunta? 

Da questa crisi nascono anche rischi di 
sfiducia o di acquiescenza. A tall rischi 
si puo. perd, far fronte con successo per
che eslstono nella scuola, nella societa, 
nelle organizzazioni politiche e sindacali. 
forze capaci di indicare ed imporre so-
luzioni rinnovatrlcl. 

11 PCI indica la questione della scuola 
come fondamentale per lo sviluppo del 
paese; dichiara la sua disponibilita ed il 
suo inipegno per un confronto sul Dro-
blemi che questa scelta solleva sul piano 
della programmazione, della pubblica spe-
§a, della compatibility con alt re esigenze 
ed impegni; propone una scuola in cui 
la serieta degli studi, che solo una pro-
fonda riforma puo garantire, valorizzi le 
capacita dei singoli e serva gli interessi 
del paese; rivolge un appello fiducioso agli 
insegnanti, di cui riafferma il ruolo Inso-
stituibile, e sottolinea il valore dell'appor-
to rinnovatore degli studenti, che questo 
governo vorrebbe liquidare con il pretesto 
di combattere il disordine e l'estremismo; 
Eottolinea la necessita che fin dall'inizio 
dell'anno scolastico siano isolate le pro
vocazioni e le violenze fasciste. e che le 
forze democratiche e le masse lavoratri
ci intervengatio a fianco degli studenti e 
degli insegnanti per garantire un ordinato 
sviluppo della vita democratica nella scuo
la; chiama le classi lavoratrici all'iniziati-
va, e le forze politiche e sindacali ad una 
azione unitaria per far emergere i motivi 
profnndi della svolta da compiere e per 
risolvere positivamente la crisi della scuo
la itallana. 

La risposta conservatrice 
alia richiesta di istruzione 

0 \ In un'epoca di profonde trasforma-
**' zioni, in un mondo che si rinnova 
per vie travagliate, lo sviluppo delle isti-
tuzioni educative e. In quasi tutti i paesi, 
tutt'altro che lineare, e anzi fortemente 
tormentato. Ma la situazlone di crisi della 
scuola italiana raggiunge limiti estremi, 
non e rlconducibile soltanto a motivazio-
ni comuni anche ad altri paesi, chiama in 
causa la politica dei govern! e delle classi 
dominant) del nostro paese. 

La ragione fondamentale della crisi sta 
nel conflitto fra l'impetuoso sviluppo del
la richiesta di istruzione e della sete di 
conoscenze, suscitato dal moto di emancl-
pazione del lavoratori e dalle esigenze di 
crescita produttiva e civile del paese, e 
la risposta conservatrice, miope, disorga-
nica, improvvisata. che e stata data in 
Italia a queste nuove esigenze. Nella crisi 
della scuola si riflette ampiamente — sul 
terreno speclfico deiristruzione, della cul-
tura, del progresso tecnico e scientifico 
— la contraddizione di fondo fra svilup
po delle forze produttive e vincoli ed 
ostacoli oppostl dagli attuali rapporti di" 
produzione; si manifestano nel modo piu 
acuto lo spreco e la compressione delle 
energie che caratterizzano l'attuale fase del 
capitalismo monopolistico in Italia, la mor-
tificazione culturale e ideale rhe l'accom-
pagna. 

Ogni politica scolastica. ogni program-
ma educativo e un progetto per l'avveni-
re della societa: forze come quelle che 
hanno per decenni governato l'ltalia, ag-
gra\ ar.de i suoi mali, non riuscendo ad 
tssicurare piena occupazione ne continui
ty dello sviluppo. non possono esprime-
re alcuna politica scolastica che non sia 
il tentativo di amministrare — in modo 
fatalmente deficitario rispetto ai bisogni 
— lo istituzioni esistenti, riproponendo 
cosl sempre, sia pure in forme parzial-
mente nuove, una selezione scolastica in 
cui determinanti rimangono 1 condiziona-
menti di classe. la perpetuazione di mo-
delli cultural! superatl, la mortlficazione 
dslie energie giovanili. 11 soffocamento dl 
ogni ansia di rinnovamento. Da questo 
nasce la paralisi e la dissregazione della 
scuola. 

0\ Pesanti sono le dirette responsabi-
**" lita della Democrazia Cristiana e 
dei suoi govern!. Nella fase del centrismo 
sono state soffocate le speranze di rinno
vamento nate nella Resistenza. si e garan-
tita la continuity del sistema scolastico 
ereditato dal fascismo. si e incoraggiata 
la penetrazione clericale. si e manifesto to 
un divario crescente fra richiesta popo-
lare e offerta pubblica di Istruzione. Nel
la fase di centro-sinistra ambizioni rifor-
mistiche e «piani» pluriennali hanno fat-
to clamoroso fallimento di fronte alia re
sistenza delle forze piu conservatricl e 
per l'lncapacita di rispondere positivamen
te alle nuove esigenze poste dai movimen-
ti studenteschi. Su questo failimento. sul-
la tendenza a contrapporre alle inconclu-
dcnti velleita riformatrlcl un'apparente 
concretezza di prowedimenti settoriali e 
di atti amministrativi. sul vergognoso ten
tativo di presentare gli studenti come re-
6ponsabili, anziche vittime. del marasma 
scolastico e di rlpristlnare II vecchio «or-
dine» irrimediabilmente scosso. si basano 
la politica dl centro-destra del govemo 
Andreotti e i primi atti del ministro Scal
faro: daU'abbandono del principio del 
tempo pieno per i docenti universitari 
alia proposta di rlpristlnare il latino ob-
bligatorio nella scuola media, daU'immo-
tivato ricorso ai decreti-legge alia crea-
zione di un clima repressivo nelle scuole. 

Questa politica non ha In s* la minima 
posMhilita di risolvere positivamente i ma
li della scnola; essa rischia invece dl ren-
dere pin acuto lo scontro e piu profnnda 
la crisi, incoraggia le provocazioni fasci-
Me contro il movimento democratico de
gli studenti e degli Insegnanti, tende a 
fare della crisi scolastica un punto di 
Mccoita delle forze conservatricl. 

anche al di la della politica del gover-

no Andreotti. emergono nell'oscuro trava-
elio che oggi altraversa la DC tendenze 
ed Ipotesi gravi per quel che riguarda 
l'avvenire della scuola. o nel senso di af-
fidare unicamente all'adozione di nuove 
temologie le possibilita di superamento 
della crisi o nel senso di prospettare 
Boiuxioni che. dietro la maschera del mas-
simo di autonomia e della plurallta del 
ranali educativi, condurrebbero in pratica 
a sottrarre il processo di formazione cul
turale e professionale dei giovani ad ogni 
controllo pubbllco e democratico. Contro 
queste tendenze i comunisti, i socialisti. 
le forze di sinistra laiche e cattoliche han
no gia levato la loro denuncia e non pos
sono non proporsl lo sviluppo di una ser-
rata battaglia politica e ideale. 

A\ Per i partiti e le organizzazioni di 
" massa dei lavoratori. per tutte le 

foiv.e politiche democratiche. per tutti gli 
uomini di cultura, per gli studenti e gll 
insegnanti, il nuovo anno scolastico rap
presenta perci6 un rilevante impegno di 
rilancio del grande tema della riforma 
della scuola, in stretto collegamento con 
le lotte per l'occupazione. i contratti di 
lavoro. uno sviluppo economlco fondato 
sulle riforme E* essenziale a questo fine: 
a) l'allargamento del carattere dl massa 
del movimento per la riforma della scuo
la e il rafforzamento dell'unita delle forze 
riformatrlcl: b> i'appello all'lniziativa. all* 
autocontrollo ed alia responsabilita del 
movimenti studenteschi. anche al fine di 
evitare provocazioni e dl non fornire alibi 
alle forze di destra: c> la precisazione 
di obiettivi positivi per la salvezza e la 
traslr.rmazionp della scuola italiana 

Mentre la politica della DC conduce ad 
• agKrsivare la crisi della scuola. e le posi-
zioni estremiste e nulliste coucorrono og-
gettivamente alio stesso risultato. i lavora
tori vogliono superare le barriere di clas
se che Ihnitnrio 1'accesso aU'istriizione, vo
gliono una scuola quallficata e impegna-
tiva, moderna e democratica, che sia sede 
di confronto senza esclusivlsmt o dogma-
tismi, che educhi 1 giovani nello spirito 
della Costltuzione. li guldi a conoscere 
scicntificamente la storia e la realta, a 
inserirsi attivamente, con passione demo
cratica e con vigoroso impegno civile, nel 
processo produttivo e nel moto di trasfor
mazione della societa italiana. Ad un ottu-
so nozionismo, al distacco dalla vita so
ciale, non possono contrappnrsi il rifiuto 
dello studio o le assurde teorizzazioni sul-
la distruzione della scuola. ne la « politi
ca* concepita come generica iraprovvisa-
zione, bensi i'acqiiisizione critica dell'ere-
dita culturale e la consapevolezza profon-
da dei problemi del presente. 

Per il movimento operalo e democratico 
la scuola rappresenta un aspetto e un ter
reno essenziale della lotta per l'emancipa-
zione dei lavoratori. per I'effettiva affer-
mazione dell*egemonia delle classi lavora
trici anche sul piano culturale e ideale, 
per un nuovo sviluppo e orientamento 
della scienza che trovi nuovi punti di ri-
fenmento nei bisogni e negli interessi col-
lettivi. Nella mortificazione di energie uma-
ne e di risorse che caratterizza lo svi
luppo monopolistico In Italia, valorizzare 
le capacita di ognuno nell'istruzione e 
lottare nella scuola per il rinnovamento 
della societa, affrontare 11 nodo essenziale 
scuola-occupazione, rappresenta una scel
ta necessaria, un aspetto essenziale della 
lotta pe: la democrazia e per il socialismo. 

C \ La politica scolastica del Partito co-
u ' munista, richiamandosi all'elabora-
zione di Gramsci, si e ispirata a questa 
consapevolezza del valore che la battaglia 
per la scuola ha per il movimento ope-
raio e come grande questione nazionale. 
DeHsivo e stato. negli anni cinquanta. il 
contributo dei comunisti alia battaglia per 
la scuola media obbligatoria: e un peso 
determinante ha avuto la loro azione nel 
far fallire il disegno di riordinamento 
conservatore della scuola Italiana conte-
nuto ne! piano Gui. 

VI sono stati perd, nella nostra politica 
scolaftica. anche limiti e carenze: difetti 
di settorialismo. difficolta nel tradurre 
ie nostre proposte di riforma in effettivi 
movimenti di lotta. ritardi — come 6 emer-
so al momento delPesplosione delle lotte 
studentesche nel 1967-68 — nell'intendere 
aspi'tti e dimensioni nuove della questione 
scolastica 

La conferenza nazionale del PCI per la 
scuola tenuta a Bologna nel marzo 1971. 
ha avuto un ruolo importante nel correg-
gere r superare questi limiti e questi di
fetti. adeeuando ai nuovi compiti la no
stra politica scolastica e collegando piu 
orennxamente lotta per la scuola e bat
taglia politica generale. 

i& riforma della scuola non e perci6. 
nalle proposte dei comunisti, una riven-
dicaziont importante ma soltanto setUv 
riala E Invece parte Integrante della 
«strategia delle riforme», tappa e condi-
zione decisiva dell'avanzata generale del 
processo riformatore. La scuola, infatti, e 
oggi fondamentale terreno di lotta per: 

Necessita della battaglia 
democratica e antifascista 
j | \ I'aranzata complesslva della demo 

' crazia nel nostro parse, portare nel
la scuola una risoluta battaglia democra
tica e antifascista. estendere e rafforzare 
la lotta contro il centralismo burocratico 
e lo spirito conservatore e autoritario 
promuovere nuove forme di govemo dê  
mocratico della scuola. nella prospettiva 
di una agestione socialew, non corporati-
va, cui partecipino non solo tutte le com 
ponentl della vita scolastica ma anche le 
forze che rappresentano la collettivita e 
in primo luogo l'organo rappresentatlvo 
locale (Oomune e Consign di quartiere 

o di circoscrizione), giungere cosl a sta-
bilire un nuovo rapporto con 1 problemi 
re.il! del paese, tutto questo significa pro-
porsi obiettivi che non solo sono urgent! 
per i] rinnovamento delta scuola, ma so
no diretti a far compiere un importante 
passo avanti all'intera vita democratica 
del paese; 

Y%\ an diverso sviluppo socisle ed eco-
" / nomico. L'innalzamento del livello 
generale di istruzione e quallflcazione del
ta forza lavoro, attraverso la rottura delle 

barriere che ancor oggl escludono dalla 
istruzione tanta parte dei ragazzi gia a 
partire dall'eta ueil'obbligo, pone in di-
scusriione un tipo dl sviluppo produttivo 
riie si e ionualo essenzialmente sullo 
Bfruttaniento massiccio di grandi masse 
di torza lavoro non quallficata e renue 
piu urgente la rivendicazione di una politi
ca che assicuri invece rincremento deli'oc-
cupazione ai nuovi e piu alti livelli di quali-
fica/iont oggi concretamente possibili su 
6cala di massa. L'aggravarsl della disoc-
cupa/.iuiit- giovanile tecmca e intellettuaie 
spinge oggettivamente a questa lotta per 
un uiverso sviluppo economico e sociale; 
ci6 significa al tempo stesso lotta per un 
orientamento della formazione professio
nale, degli studi, delle rlcerche che sia 
nun piu concepito in termini subalterni e 
restnttivi ma indirizzato alia soluzione 
dei ver problemi del paese; 

p \ per il rinnovamento culturale e ci-
*"' vile del paese. Questo rinnovamento 
esiye che nella formazione scolastica e 
negli indirizzi dello studio e della ricerca 
si stabilisca uno stretto rapporto con i 
problemi nuovi che emergono dall'attua-
le realta sociale; ma implica anche la ple
na acquisizione critica dell'eredita cultu
rale del passato e la foimazione di forze 
intellettuali sempre piu ample e quallfica-
te per far progredire in tutti i campi 
la cultura italiana. 

Ognunc di questi terreni di lotta — per 
la democrazia, per un diverso sviluppo 
economico. per il rinnovamento civile e 
cuituralt- — e e deve essere, al tempo 
stesso, terreno di estensione delle allean-
re della classe operaia, acquisizione di 
nuove forze tstuuenti, insegnanti. lavo
ratori della scuola, popolazione interessa-
ta alia vita scolastica) alia battaglia della 
classe operaia per rinnovare la scuola e 
per trasformare la societa. 

Il ruolo fondamentale 
delPistruzione di base 

£ \ Nel quadro di questa impostazlone 
U ' si collocano le proposte del comuni
sti per i diversi problemi dell'istruzione. 
I Poniamo - in primo piano i - problemi 
dell'istruzione di base, dove piu massiccia 
e piu odiosa e ancora oggi 1'incidenza della 
seleziont di classe, e indichiamo l'obietti-
vo urgente della piena e Integrale attua-
zione per tutti i ragazzi della scuola del-
I'obbligo. Cio comporta come condizioni 
essenziali: la generahzzazione della scuo
la per l'infanzia dai 3 ai 5 anni secondo 
un meccanismo che prevede il finanzia-
mento statale, la programmazione regio-
nale e la gestione comunale; la progres
siva ma rapida attuazione della scuola a 
pieno tempo in tutta la fascia dell'istru
zione obbligatoria; la piena gratuita della 
istruzione di base, con particolare riguar-
do ai libri, al materiale didattico. ai tra
sporti. alle infrastrutture indispensabili 
per la realizzazione della scuola a pieno 
tempo; il rinnovamento dei metodi e dei 
programmi di insegnamento, per liberare 
la scuola dall'ipoteca del gretto conser-
vatorismo culturale e ideale che ancora 
domina. in particolare, i programmi del
la scuola elementare, e per dare all'inte
ra scuola dell'obbligo un assetto tale da 
fame davvero una scuola per tutti, tale 
cioe da mettere in grado tutti i ragazzi 
di giungere al completamento dell'obbli
go scolastico. Un ruolo fondamentale 
5petta, per il raggiungimento di questi 
obiettivi. alle Regioni. le cui attribuzioni 
in materia dl asslstenza scolastica non 
possono che essere intese nel significato 
piu ampio e piu comprensivo del diritto 
alio studio e i cui mezzi e poteri debbo-
no essere rafforzati per poter attuare, in 
concors», con gli Enti Locali. un'organica 
politica in questo campo. 

Proponiamo in secondo luogo una scuo
la secundaria che ponga fine all'attuale 
frantumazione — che ha evidenti origini 
class'ste — nei vari indirizzi e che supe-
ri il distacco tra formazione culturale e 
preparazione al lavoro; una scuola che dia 
a tutti gli studenti una coscienza critica 
basata sulla visione storica e scientifica del
la realta. e che al tempo stesso, in base alle 
opzioni degli studenti ed alle esigenze del
lo sviluppo del Paese. stabilisca un rap
porto piu vivo tra formazione culturale e 
sbocchi professionali e si colleghi alia lot 
ta per la piena occupazione. Questa scuo
la deve trovare un suo raccordo col mon
do delle profession! attraverso I'interven-
to delle Regioni nel campo della forma
zione. deli'aggiornamento e della riqualifi-
cazione professionale. 

Per l'Universita e urgente porre termine 
al processo rapidissimo dl disgregazione 
e di paralisi che ha investito in questi 
anni l'Universita italiana: determinando 
peiTio un'inversione di rotta. verso una 
Ilniverslta gestita democraticamente, che 
*ia sede di ricerca scientifica e di studio 
qualificato, dove muti la base di estrazio-
ne di classe degli studenti. dove forma
zione e ricerca abbiano il loro punto di 
riferiinento nei grandi problemi social! e 
nelle effettive esigenze di sviluppo eco
nomics e di progresso culturale e civile 
del paese 

A tilt* scopo non solo il PCI propone 
la sua Impostazione complessiva della ri
forma umversitana. ma sottolinea che an
che 1'obiettivo urgente e non rinviabile di 
un ampiiamento del corpo docente non 
puo essere separate, come tende invece 
a fare il govemo. da un piu ampio corr-
testo di misure immediate per la demo- -
crat'zzazione degli organ! di govemo, per 
un impegno a pieno tempo di tutti i do
centi nell'Insegnamento e nella ricerca 
scientifica, per il diritto alio studio e 
per la partecipazione studentesca alia vi
ta democratica deH'Universita, 

A tutti i gradi del sistema educativo 
momento essenziale e condizionante" di 
una politica di riforma e una nuova vi
sions democratica della scuola e della sua 
gestione. si conferma percid, al riguardo. 
II valore della battaglia per la trasforma
zione democratica della scuola, della sua 
vita interna, del suoi rapportl • con la 
realta sociale circostante. secondo le llnee 
sopra Indicate. Fondamentale pud essere, 
% questo proposito, anche 1'intervento del
le Region!: che debbono diventare 11 cen

tre di una programmazione democratica 
dello sviluppo scolastico, coordinata con 
gli obiettivi di incremento delPoccupazlo-
ne, dl sviluppo sociale ed economico, dl 
rinnovamento culturale e civile del Paese. 

Nou nieno essenziale e, a tutti i gradi 
dell'istruzione, lo sviluppo di una politica 
per il diritto alio studio, quale sinora e 
Bostan/.ialnieiite iiuuiuata. Riattermiamo, a 
tale proposito, che 11 primo obiettivo di 
questa politica (non a caso sinora quasi 
Ignorato dall'azlone governatlva) deve es
sere una massiccia concentrazione di mez
zi e interventi — dalla generahzzazione 
della scuola per l'infanzia alia piena gra
tuita di tutta l'istruzlone di base, dalla 
realizzazione del pieno tempo all'adegua-
mento delle strutture e Infrastrutture sco-
lastiche — per eliminare dallistruzione di 
base, e per ridurre il piu possibile, di-
scnminazioni e condizionamenti di classe. 
Al di la dell'istruzione obbligatoria occorre 
una politica per il diritto alio studio the 
couscntr. realtnente anche ai figli dei la 
voratori 1'accesso agli studi superior!. Sia-
mo percid per un pre-salario non genera- • 
lizznto, ma destinato al giovani delle classi 
lavoratrici finora cosi largamente esclusi 
dall'istruzlone superiore: siaino soprattut-
to per una politica che punti non tanto 
su interventi assistenziali di dubbia e li-
mltuta efficacia, ma sulla creazione di 
Ktrutture e servizi che asslcurino real-
inente le condizioni per uno studio quali
ficato. 

Parte importante dl una politica nuova 
per i! diritto alio studio 6 anche lo svi
luppo di adeguate iniziative a favore dei 
lavoiatori studenti. La cresclta eccezionale 
che si e avuta negli ultimi anni del nu-
muro dei lavoiatori studenti esprime una 
richiesta dl Istruzione che urta nelle at
tuali strutture della scuola pubblica e in 
pesanti condizionamenti sociall e che de
ve percid essere sostenuta e valorizzata. 
Inoltre l'aumento del lavoratori studenti e 
sintomo dell'esigenza sempre piu largamen
te avvertita di una scuola che divenga an
che sede dl periodico aggiornarnento. di 
permanente possibilita dl ripresa degli stu
di e di riqualificazione culturale e profes
sionale; e sollecita oggettivamente alia ri
cerca di un nuovo rapporto fra studio e 
lavoro, che superl la dissociazlone propria 
della scuola tradizionale. Considerlamo per
cid come parte Importante dl una poli
tica d; riforme l'impegno a favore dei 

. lavoratori studenti. per lo sviluppo di strut
ture scolastiche rispondenti ai loro biso
gni e per asslcurare loro I'effettiva gra
tuita della istruzione e la possibilita di 
disporrc di una riduzione dell'orario di la
voro. 

fj\ Far prevaieie questo programma, 
• * sulla politica dell'attuale govemo e 

sulle resistenze conservatricl, richiede sia 
una moltiplicazione delle forze che sono 
scese in lotta in questi anni. sia un loro 
maggiore coordinamento. 

La lotta per la scuola deve assumere 
1 caratteri di una vasta azione popolare. 
di massa, cui possono contribuire in mo
do determinante le grandi confederazioni 
sindacali. 1'intervento delle famiglie. il mo
vimento unitario nei quartieri e nelle cam-
pat,'ne. l'iniziativa nelle assemblee elettive 
(Parlamento, Regioni, Province e Comu
ni). la partecipazione degli insegnanti, de
gli studenti e di tutto il personale, anche 
non docente della scuola. 

Gli studenti rappresentano la forza piu 
dinamica per il rinnovamento deila scuo
la. I movimenti studenteschi hanno con-
tribuito in modo decisivo a spostare in 
avanti. negli ultimi anni ed in molti paesi 
del mondo, 1 termini della questione sco
lastica, ma spesso la carenza dl obiettivi 
positivi di trasformazione ha impedito che 
il movimento stesso raggiungesse risultatl 
stabili e si consolidasse. Oggi e indi-
speusabilc che oltre a conquistare possibi
lita dl vita democratica autonoma e for
me permanent! di organizzazione, il mo-
vimruln degli studenti si impegni nella 
lotta per una riforma istituzionale e per 
an rinnovamento culturale della scuola che 
si colleghi (sia nel senso dell'unita col 
mo\hnento operalo e del coordinamento 
dell'azione, sia nel senso della imposta
zione degli obiettivi) alle lotte delle classi 
lavoratrici per la trasformazione deila so
cieta. 

Gll Insegnanti che nella grande magglo-
ranza svolgono con impegno il proprio la
voro. sono mortificati dalle retribuzioni 
inadequate, dalla subordinazione ad un 
apparato burocratico inefficiente, dalla si-
tuazione di crisi della scuola e dal mi-
sconosclmento della loro funzione. II P.CI. 
Kottolinea non solo la possibilita e I'esi-
genza che gli insegnanti partecipino alia 
lotta pet la riforma della scnola. ma il 
lorn ruolo essenziale neU'insegnamcnto; 
proprio qnando i canali formativi diven-
tano pin articolati e la pura trasmissione 
in nozioni diviene inadeguala. proprio quan-
do i giovani richiedono nn libero con
fronto di idee nella scnola ed an'apertnra 
ai problemi della societa, il ruolo protno-
cionaie e di sintesi dell'insegnantc viene 
arrirrhito. e a qnesto deve corrispondere 
ana valorizzazione del suo conlribnto ed 
an potenziamento del suo impegno. 

Il gigantesco spreco 
delle riforme ron fatte 

Q \ Contro la rivendicazione di una svoi-
" ta profonda negli indirizzi di poli

tica scolastica, che dia avvio ad una or-
ganica politica di riforma, l'obiezione che 
da part*> governatlva e stata e viene solle-
vata e quella dei cost! delle riforme. 

Ccrto una riforma della scuola quale 
quella qui delineata comporta cost! elevati. 
E1 vero perd anche che una espanslone 
scolastica in condizioni dl grave crisi e 
di dequalificazione. quale quella che si o 
tin qu* realizzata, ha anche significato 
un gigantesco spreco. non solo di energie 
e di capacita, ma anche dl risorse mate
rial!; ed e vero anche che molte delle ri
sorse teoricamente destinate alia acuola 
sono rimaste tnutllizzate (lo scandalo delle 
centlnaia di mlliardl non spesi per l'edl-
lizia scolastica) con grave danno non so
lo per la scuola stessa mm anche per le 

nttlvita produttive in un settore dl gran-
do rllevanza quale e quello della edlllzia 
sociale 

Ma soprattutto deve essere rovesciata 
I'impostazione che vede nell'espansione sco 
lastlca solo una spesa da sopportare: la 
scuola (soprattutto quella di base) si col-
loca a uno del prlml postl fra i grandi 
bisogni collettlvl che, nel quadro di una 
politica che si proponga nuove finallta 
(incremento della occupazione, sviluppo del 
Mezzogiorno, trasformazione delle campa-
gne, ecc.) possono e debbono diventare 
— tanty piu In una fase dl crisi e dl ri-
stagno economico quale l'attuale — 11 vo-
lano dl un nuovo e diverso sviluppo pro
duttive. 

Cio non significa, ovviamente, che non si 
poncanu problemi di cost!, di scelte. di 
compatibilita, sia neU'ambito della pro
grammazione generale sia neU'ambito del
ia politica scolastica. Ma proprio per que
sto dtnunciamo le gravi responsabilita del 
governo che non ha ancora portato in di-
scussione, dopo che il precedente piano 
e scaduto gia da tempo, il nuovo piano 
per lo sviluppo della scuola. Chiediamu 
che \ i sia al piu presto un dibattlto sulla 
programmazione scolastica, cosi da affron
tare in questa sede tutte le question! di 
spesa, di costi, di compatibility, di pos 
sibilita concrete di attuazione di profondi 
Interventi riformatori, e proponiamo che il 
Parlamento, attraverso le sue Commissio
ns. si faccia promotore di una consulta 
zione con le Regioni, Ie associazioni dei 
Cotiiiini e delle Province, i sindarati «• 
tutte le organizzazioni democratiche in 
tcrc-ssate per arquisire gli elementi incli 
spensnbili per un piano pluriennale per la 
scuola che risponda realmente ai bisosni 
della collettivita nazionale. 

Al tempo stesso, indichiamo alcuni obiet 
tivl urgenti per rispondere alle esigenze 
immediate della scuola italiana e avviare 
concretamente, sin dall'inizio del nuovo 
anno scolastico, una politica di riforme. 

Gli obiettivi che proponiamo sono: 

Gli obiettivi urgenti per 
una politica di riforme 

„ \ un'azione energica contro il" caro-
**' libri e per contenere i costl della 
frequenza scolastica, sia Incrementando i 
fondi a disposizione delle Regioni per 
i'assistenza scolastica cosi da estendere la 
gratuita dei libri, dei trasporti, del ma
teriale didattico, ecc, sia esercitando un 
efficace controllo sui prezzi; 

U \ una accelerazlone delle opere di 
**" edilizia scolastica attraverso uno 
sveltimento di procedure che valorizzi lo 
intervento programmatorio delle Regioni e 
i poteri di decisione degli enti locali e il 
rapido varo di una nuova legge, secondo 
le sollecitazioni e le proposte che vengono 
anche dalle associazioni degli enti locali, 
tenuto conto che il precedente piano quin 
quennale e gia scaduto da ben nove mesi; 

„ \ l'effettivo avvio di una democrazia 
W organizzata nelle scuole, che assicuri 
Ie condizioni per un piu positivo svolgl-
mento dell'anno scolastico sia attraverso 
11 formale riconoscimento dei diritti demo
cratic! di studenti, insegnanti, personale 
non insegnante, sia aprendo la vita e la 
gestione della scuola al contributo delle 
rappresentanze democratiche degli enti lo
cali, delle organizzazioni sindacali dei la
voratori, delle popolazioni interessate alia 
vita della scuola: 

f | \ un massiccio impegno sui problemi 
u / dell'istruzione di base, con l'obietti-
vo dell.% generahzzazione e del rinnova
mento della scuola per l'infanzia attra
verso il varo necessario e urgente di una 
nuova legge, della rapida e progressiva 
estensione del pieno tempo, della conqui-
sta della piena gratuita: 

p \ l'awio immediato della discussione 
*"' sulla riforma della scuola media su
periore, che 6 problema politicamente piu 
che maturo e per la soluzione del quale 
II PCI ha presentato gia da tempo una 
sua proposta di legge; 

O il rilancio di una politica di riforma 
universitaria. a partire dalle questio-

nl urpentissime di una sostanziale demo-
cratizzazione delle strutture di governo 
dell'Universita. di un rapido ampiiamento 
del corpo docente per rispondere alle esi-
srenzc della popolazione studentesca. di un 
potenziamento dell'attivita di ricerca scien
t i f ic; 

~ \ una revisione dei corsl abilitanti per 
o * gli insegnanti. che eviti che essi rl-
profiucano tutti i difetti della scuola attuale 
e ne faccia invece un primo effettivo av
vio di un nuovo e piu democratico siste
ma di formazione e periodico aggiornarnen
to dei corpo docente e il rapido varo del 
nuovo stato giuridico del personale Inse-
CTinnte e non inseenante. che garantisra 
a tutti I lavoratori della scuola un rappor
to di lavoro democratico e un trattamen 
to economico dienitoso. assicuri loro piu 
bolide prospettive di occupazione elirn'ra^ 
do con.piutamente la piaga del lavoro 
fuori niolo. ne adegui le funzioni alle esi 
een:-.e di una scuola rinnovata nel quadro 
di una direzione democratica della vita sco 
lastica 

La Direzione del PCI. nel snttolinearr 
I'nrgenza di quest i obiettivi, chiama le or
ganizzazioni di partito e tntti i eomnn'»,: 

all'impegno perche si svitnppl, si consolidi 
e si estenda la lotta per la riforma de 
mnrratiea della scnola; e fa appello ai 
lavoratori, a stndenti e insegnanti, a tutte 
le forze democratiche, socialiste, laiche e 
rattolirhe, perche il nuovo anno scolastico 
si apra in un ferrldo clima di impegno 
civile e politico, tale da isolare e hattere 
le provocazioni fasciste. awiare ana reale 
vita democratica, far avanzarr. contro la 
politica del l'attuale governo e le resisten
ze conservatricl, il movimento di lotta per 
il rinnovamento della scnola Italiana. 

LA DIREZIONE DEL PCI 
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Lettere— 
all9 Unita: 

Le «liberta» del 
minintro Tanassi 
Cam Unita, 

slamo un gruppo di compa-
gnl costrettl a fare il soldato 
nella caserma « Baldassarre » 
di Maniago. Come certamen-
te saprete, nei primi giornl 
d'agosto si e svolta una nmar-
cia antimilitarista», e da alio-
ra la situazione nelle caser-
me di questa zona e molto 
peggiorata per tutto quello 
che riguarda le liberta indi-
viduali e la disciplina. Duran
te la « marcia », trovavano 
inilte pretesti per non lasciar-
ci uscire. Hanno messo in gi
ro voci assurde di questo ti
po: «Ci sono fuori dei rivo-
luzionarl che plcchiano i mi-
Utah». Sono stati convocati 
i graduati ai quail e stato 
spiegato come dovevano com-
portarsi i militarl, e cioe: non 
entrare in contatto in Tiessun 
modo con i manifestanti; se 
proprio si ci trova in mezzo, 
denunciarli, portarli diretta-
mente dai carabinieri, oppu-
re picchiarli. Come se fossi-
mo scherani fascisti oppure 
poliziotti! 

Tutto questo reprimerci non 
fermera tuttavia la crescita 
politica dei soldati, i quali 
anzi in numero sempre cre
scente prendono coscienza del 
loro stato di sfruttati in ca
serma. 

LETTERA FIRMATA 
da alcuni militarl 
(Maniago • Udine) 

Cara Unita, 
la condizione in cui si tro

va il militante comunista du
rante il servizio militare e di 
vera discriminazione. Egli, 
quando arriva al CAR (Cen
tra addestramento reclute) 
viene avvertito dal comandan-
te di compagnia di «starse-
ne tranquillo », di alasciar sta
re la politicaa, altrimenti ter
ra denunciato al tribunate mi
litare. 

II capitano di solito cono-
sce i militanti comunisti tra-
mite una scheda che arriva 
da parte dei carabinieri della 
localita da cui si proviene. 
L'ufficio informazioni di ogni 
caserma e adibito a classifi-
care i militari secondo le va-
rie tendenze politiche. E, di 
solito, lo «schedato comuni
sta » viene messo a lavare 
marmitte in cucina o a spaz-
zare il cortile della caserma. 
Questo perche i comunisti de-
vono essere isolati dalla trup-
pa in quanto giudicati «pe-
ricolosi«. Gli informatort so
no quasi sempre dei fascisti. 
autorizzati a mettersi in abiti 
civili per poter pedinare i 
«rossi» che potrebbero fre-
quentare sedi di partito. In 
cambio delle loro prestazioni, 
questi informatori possono u-
sufrulre di ticenze «straordi-
narieo o di false convale-
scenze. 

Carl compagni, ritengo che 
i nostri parlamentari debba-
no intervenire decisamente per 
far cambiare questo stato di 
cose, indegno di un esercito 
che dovrebbe essere Verede 
della Resistenza. Vi prego di 
non pubblicare il mio nome 
per motivi che comprendete 
benissimo. Saluti comunisti. 

LETTERA FIRMATA 
' da un militare del 9° 

Reggimento fanteria 
(Bari) 

I successi 
nello sport dei 
Paesi socialisti 
Caro direttore, 

giustamente, nel fare il bi-
lancio delle Olimpiadi, avete 
partato del «dominio dellTJ-
nione Sovietica » ed affermato 
che «la grande rivelazione e 
la R.D.T.». Dico giustamente 
perche quando e il momento 
dei bilanc't e'e sempre chi cer-
ca di far dimenticare I'affer-
mazione olimpica dei Paesi so
cialisti. E' bene invece che sia 
detto e ripetuto che I'URSS 
esce da queste Olimpiadi con 
50 medaglie d'oro contro 33 
agli Stati Uniti. E' bene met
tere in risalto Vaffermazione 
di tutti i Paesi socialisti euro-
peL Pur escludendo I'Unione 
Sovietica, gli altri 7 Paesi so
cialisti europei sono presenti 
in zona medaglie ad eccezione 
della piccola Albania. Essi to-
talizzano ben 45 medaglie d'o 
ro contro le 37 di tutti gli al
tri 15 Paesi europei presi as-
sieme. 

Credo che questi risultatl 
debbano essere approfonditi. 
Non avviene a caso che la Re-
pubblica democratica tedesca. 
con 17 milioni di abitanti, ab-
bia totalizzato 20 medaglie d'o
ro e 63 in totale; mentre lo 
Germania federate, che «gio 
cava in casa » e ci tenera ad 
at ere a Monaco una afferma 
zione di prestigio. ne abbia 
solo 13 d'oro e 40 in totale 
sebbene la sua popolazione sia 
di 58 milioni di abitanti e tut
ti ritengano sia oggi il Paese 
economicamente piu ricco del-
VEuropa occidenlale. Ne av
viene a caso che la Bulgaria 
socialista, con 8 milioni di abi 
tanti, abbia 6 medaglie d'oro 
e ne totalizzi 21 mentre la con-
finante Grecia dei colonnelli. 
che ha pressappoco la stessa 
popolazione ed a cui si ri-
chiama la tradizione olimpi
ca, si deve accontentare di 
due medaglie d'argento. Cre
do sia giusto sottolineare tra 
I'altro che i Paesi fascisti eu 
ropei, dove regnano miseria. 
disoccupazione e fame e dove 
e conculcata ogni liberta, si 
trovano giustamente in coda 
Infatti, oltre alia Grecia, an 
che la Spagna si deve accon 
tenlare di due medaglie men 
tre il Portogallo non ne ha 
avuto nemmeno una. 

Non sottolineeremo mai ab 
bastanza che tali risultati so
no dovuti al nuovo tipo di so
cieta che nel Paesi socialisti 
si va costruendo. Una societa 
dove Vuomo e al di sopro 
di tutto; dove l'infanzia ere-
see sana perche riceve le piu 
attente cure, dove la gioventii 
pub fare lo sport nelle scuo
le, nelle fabbrichc, nei circoli 
dl villaggio; dove si e fatta la 
scelta delle scuole, delle pale-
stre e degli stadi anzicht quel
la delle autostrade; dove I'eco-
nomia permctte a tutti un te-
nore di vita di dlgnitoso be-

nessere, dove dob non eslsto
no piu fame e miseria ne sfac-
data ricchezza. E siccome 
proprio al di sopra di tutto 
e'e Vuomo, la societa permet-
te a tutti dl sviluppare anche 
nel campo dello sport le pro-
prie capacita. 

BENVENUTO SANTUS 
(Roma) 

Su questo argomento ci 
hanno anche scritto i lettori 
Ernesto LIVERANI dl Bolo
gna, Amelia ROSSINI di Na-
poll e Rinaldo DALL'ACQUA 
di Genova (che desidera rivol-
gere anche un elogio ai « bra-
vi giornalisti sportivi de 1"U-
nita ». 

Ha ricevuto Pau-
mento: trecento 
lire al mese ! 
Cara Unita, 

finalmente. dopo tante lot
te e tante discussioni nel due 
rami del parlamento, ieri, 13 
settembre, ho provato la gran
de gioia di toccare con le ma-
nt il favoloso aumento della 
mia pensione. Pensate che dal 
mese di luglio hanno portato 
la mia pensione da lire 31.700 
all'attuale somma dl lire 32.000 
nl mese, con tin aumento di 
ben 300 lire mensili. E' da 
ieri che penso at modo di im-
piegare questa cifra sbalor-
ditiva. Dopo 24 ore di rifles-
sione ho deciso di compcrare 
con l'aumento alcune caramel-
le al mio nipotino piii picco
lo. con la speranza che gli al
tri nipoti non si accorgano di 
cib e non mi ripudino come 
nonno perche li ho esclusi da 
questo grandissimo beneficio. 

Ma non si vergognano i no
stri governanti? Noi saremmo 
quelli che contribuiamo alia 
svalutazione della nostra mo-
neta? Non sarebbe ora che ri-
flettessero un poco coloro che 
danno la loro fiducia al go
verno di centro-destra? 

Tanti fraterni saluti. 
ANTONIO CIANGOLI 

(Luco dei Marsi . L'Aquila) 

Riiigraziamo 
questi lettori 

Cl e impossibile ospitare 
tutte le lettere che cl perven-
gono. Vogliamo tuttavia assi-
curare i lettori che ci scri-
vono, e i cui scritti non ven
gono pubblicati per ragionl 
di spazio, che la loro colla-
borazione e di grande utilita 
per il nostro giornale, il qua
le terra conto sia dei loro 
suggerimenti sia delle osser-
vazioni critiche. Oggi ringra-
ziamo: 

Angiolo MOCAI, Imola («I 
veterani pensionati autoferro-
tranvieri sono sempre fermi 
alia pensione del 1954. Ora 
che gli attivi sono in agita-
zione, dovrebbero pensare an
che a 7ioi»); Piero PIPINO, 
Roccapietra (invita i dipen-
denti da amministrazioni pub-
bliche, mobilitati civili della 
seconda guerra mondiale, a 
«sostenere I'azione per otte-
nere la similarita con gli ex 
combattenti per poter bene-
flciare della legge 336. Sara 
indetto un convegno naziona
le nella prima decade d'otto-
bre. Inviare I'adesione alia 
UNICEF, Unione nazionale ita
liana finanziari ex combatten
ti, via IV Novembre 149, Ro
ma »); N.B., Padova (« Duran
te la campagna bieticola ac-
cade che in zuccheriflci lavo-
rano insegnanti di ruolo, re-
golarmente pagati, mentre stu
denti universitari non vengo
no assunti. 11 tizio raccoman-
dato entra subito; un altro, 
magari piu meritevole e con 
maggior bisogno, niente. La 
selezione del personale viene 
fatta in relazione alia spalla 
che ci sta dietro...»); Antonio 
SABATO, Ghirla («Nessun 
onesto cittadino pud aver fi
ducia in un governo che au-
torizza una vera e propria 
rapina come quella dell'au-
mento delle tariffe tclefoni-
che»); Armando PETRILLI, 
Roma; Aldo BORDOGNA. Mi-
Iano. 

Un lettore emigrate Basi-
lea (la ringraziamo per aver-
ci inviato il ritaglio del gior
nale svizzero. Le segnaliamo 
che sull'italiano arbitraria-
mente tenuto in carcere in 
Svizzera per sette mesi ab-
biamo gia pubblicato un ar-
ticolo il 10 settembre scorso); 
Luigi GHEZZI, Varedo; Fio-
renzo FORGHIERI, Modena; 
Vittorio ALLEGRI, Corsico; 
Adriana BRUNI, Milano (mDe-
ro rammaricarmi per I'assen-
teismo de lTJnita che non dd 
il completo appoggio alia vo-
lonta della maggioranza dei 
lavoratori per i'abrogazione 
dell'ora legale»); Un gruppo 
di sport h i triestini. Trieste 
(* La televisione ha dimostra-
to la sua faziosita anche in 
occasione delle Olimpiadi, 
quando faceva tutto il possi
bile per ridimensionare i gran
di successi dei sovietici. Biso-
gnava sempre aspettare i gior-
noli del mattino successivo 
per vedere dal "medagliere" 
che I'Unione Sovietica era in 
testa*): C. GASPI, Verona; 
U. DE VITA, Nuoro (« Perche 
il nostro partito non lancia 
una campagna permanente per 
la raccolta dei fondi da invia
re alia RDV?»); Aldo RON-
CO. Roma; R.B., Gorizia; Ma
rina SCAGLIA. Genova (e una 
bambina di 11 anni e ci rac-
ronta in una lettera entusia-
sta le sue impressioni dopo 
un viaggio di «pionieri» ge-
novesi nella Repubblica De
mocratica Tedesca); Domeni-
co MARANGONI. Milano (« Ci 
sono molti combattenti del 
1915-'1S che hanno ricevuto il 
riconosrimento di Vittorio Ve-
neto, ma i soldi del vitalizio 
non arrivano ancora. Aspctta-
no proprio che moriamo tut
ti?*); Giordano PASCALE e 
Ezio M.. Arzignano; C. CRA-
MASTETER, Trieste. 

Scrirete IMtrrr brrvt, IndlcandA 
con rhUrrna name, cornoine e in-
diiixzo. Chi drsidem rhe in rale* 
non com pa U il proprio nome. ce 
lo prrrfci. Le lettrrr non Annate. 
o slietalc, o con Anna Hlextihite, 
o che recano la tola Indication* 
« I'n irnippo dl...» non 
pnhblicate. 

-'<!.' ,\,**A;4kte^i.<LlA*\'SSl.*+ikJ*l.}tJxjJt-

http://ar.de
http://re.il

