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Proposli cinque Licei: uno,' il «classico*, manferra il suo carattere privilegiato - Respinto il principio dell'unitarieta dell'istruzione secon- -
daria superiore - Resfa in vita Nstifufo magistrate (5 anni invece di 4 e nome«nuovo») - 1 ! Liceo'«linguistico » - Un Isiituto tecnico 
per «segrefari d'azienda» - Tre iitolhaccademici all'Universita: diploma, laurea e doftorato - La sessione autunnale d'esame abolita solo 
per le «mafurifd» e le«abi l i tazioni»- Nessuna reale concessione all'esigenza di democrafizzazione degli ordinamenfi 

Scuola: il governo vuole affossare la riforma 
(Dalla prima pagina) 

llassista, dell'lstruzione se-
fondaria iuperiore viene dra 
ticamente ribadita nelle 
iroposte che il minlstro a-
fanza per l'ordinamento e 

riorganizzazione (diciamo 
Jure cosi) di questo decisivo 
»ttore. Qui, si e sposata ad-

lirittura la causa del gruppi 
|iu reazionari e oltranzisti. 
Jaranno mantenuti — dice 
»ui — i l Liceo Classico e il 
|,iceo Scientifico (il secondo, 
rviamente, in condizione an-
>ra subordinata al primo). 

questi, se ne aggiungera 
terzo, in posizione subal-

;rna: il Liceo linguistico, 
le potra anche realizzarsi 
>me sezione staccata dei 

ticei classic! e scientific!. In 
lesto modo insultante si e 

Isposto, dunquc, alia richie-
}a (< imprecisa e controver-

», si e premurato di giu-
icarla il mlnistro) di istl-
lire un nuovo liceo unita-
\o che potesse, se non can-
ellare (il ripiegamento sul 

|iceo moderno, da affianca-
al Liceo classico, da parte 

»i socialist! gia aveva of-
fcrto ampi margin! alia con-
roflfensiva delle •forze con-
srvatrici), almeno attenua-

la rigidita degli ordina-
ientl attuali. Sull'efficacia 
la validita dl questa inno-
izione, Gui esterna sostan-
Ui perplessitd: in sostanza, 

ill aflferma, si tratta di un 
tntentino che abbiamo do* 
ito concedere a! nuovi al 
it! del PSI, ma... lasciate 

Ire a me! 
Non basta ancora: viene 

kantenuto e rafforzato l'l-
[ituto magistrate, nonostan-

abbia ampiamente fal-
|to sul piano culturale e 
sdagugico, che, nel « piano 
iui >, assurge a dignita di 
[iceo (il corso passa da 4 

5 anni). Tutt! ! membri 
?lla Commissione d'indagi-

\e, salvo i clerical!, ne ave-
fano chiesto l'abolizione. Ma 
ra stato trascurato un pic-
ilo particolare: che il 30% 

|egli studenti degli istttuti 
lagistrali frequenta scuole 

festite da pretl. Ed e>. un 
Darticolare, questo, che non 
joteva certo sfuggire ad un 
linistro dc della P.I.!,.. -
II governo, dunque, pro

pone cinque Licei: classico, 
:ientifico, linguistico, magi-
trale, artistico (anche que-

|t'ultimo di cinque anni), 
iddivis! in un biennio infe-

iore e un triennlo superio-
». Cardine privilegiato del-

listruzione superiore' rest a 

I 

il Liceo classico. L'acces 
so alle Facolta universi-
torie, infatti, e oculata-
mente delimitate: da! Li
ceo classico si dovrebbe ac-
cedere a tutte, a quasi tutte 
dal Liceo scientifico; solo ad 
alcune dai Licei linguistico, 
magistrale e artistico. 

Un < no > reciso e opposto, 
in sostanza, anche alle ri-
chieste avanzate in questi 
anni per quanto riguarda al-
tri aspetti della vita scola-
stica: per es., verranno man 
tenuti le due sessioni d'esa
me (autunnale ed estiva) e 
gli esami di riparazione. Solo 

er gli esami conclusive del-
a maturitd e dell'abintazio-
ne si propone una sessione 
unica. 

Per quanto riguarda 1 con-
tenuti dell'istruzione secon-
daria superiore, il carattere 
classista degli attuali ordi-
namenti viene ribadito e, se 

fiossibile, accentuato. Infatti: 
1 compito della preparazlone 

e formazione culturale gene-
rale degli studenti viene pre-
valentemente affldato ai Li
cei (al classico, in partico
lare), inv una prospettiva di 
studi a lungo termine. Non 
solo, allora, nel Liceo Clas
sico verra mantenuto, fin dal 
primo anno (corrispondente 
all'attuale IV Ginnasio), l'in-
segnamento obbligatorio del 
greco, ma l'insegnamento ob
bligatorio del latino verra 
impartito flno dal 1. anno 
anche ne! Lice! scientific! e 
magistrali. Cosa vuol dire, 
tutto cid? Anche che gli 
alunni della nuova scuola 
Media Unica dovranno sce-
gliere (liberamente?) il la
tino in III, a meno che non 
vogliano di fatto rinunciare 
a priori agli studi piu qua-
lificati. 

Da questa impostazione, 
consegue, logicamente, una 
limitazione dei compiti e 
delle funzioni del settore 
dell'istruzione tecnico-pro-
fessionale. Per quanto ri
guarda ! bienni o i trienni 
dell'istruzione professionale, 
la relazione di Gui non dice 
praticamente nulla, se non 
che, con il piano di sviluppo, 
il governo non prevede uno 
sviluppo quantitativo delle 
sue scuole «tale da sosti-
tuirsi alle altre initiative di 
formazione professionale esi-
stenti (padroriali, aziendali 
e confessionall. N.d-R,) o che 
saranno create dalle Regio-
ne > (ma quest'ultimo riferi-
mento assume, oggettiva-
mente, la funzione di un ali
bi per consentire la cristal-

lizzazione e il consolidamen-
to delle iniziative private). 

Per quanto riguarda gli 
Istituti tecnici, si afferma 
che essi dovranno dare pre-
valentemente, a differenza 
dei Licei, e del Liceo clas
sico in particolare, una pre-
parazione tecnica (piu esat-
to sarebbe stato dire tecni-
cistica) agli studenti: di qui, 
soprattutto nel triennio su
periore, la subordinazione, 
addirittura < teorizzata >, di 
materie quali Tltaliano, la 
Storia, Bducazione civica, 
ecc. In sostanza: restano — 
piu caratterizzati, per6, in 
senso tecnicistico — i vecchi 
programmi. Una conferma 
di questo indirlzzo * neocapi-
talistico > — tendente ad tn-
serire passivamente, caotica-
mente i giovani nell'attuale 
sistema economico-produtti-
vo, e data dall'unica innova-
zione di rilievo indicata dal 
piano per tutto il settore. Ac-
canto agli Istituti gia esisten-
ti (Industriali, Commerciali, 
per Geometri, Agrari, Nau-
tici, ecc.) viene proposto un 
nuovo Istituto tecnico per se-
gretari d'azienda corrispon-
denti in lingue estere! 

Veniamo ora all'Universi-
ta. Si e gia detto che l'acces-
so alle Facolta rimane seve-
ramente controllato (con una 
scala gerarchica che si ri-
duce, via via, dal Liceo clas
sico, fino agli Istituti Tecni
ci, per cui le possibilita sonp 
assal limitate e restano, piu 
o meno, quelle attuali). L'in-
novazione di maggior rilie
vo e la suddivisione (per al-
tro, gia prevlsta) dei titoli 
accademici in diploma, lau
rea, dottorato. II primo, con-
seguito in Scuole superiori 
organizzate dalle Facolta, di 
carattere esclusivamente pro
fessionale: vi potranno acce-

dere i diplomati dei Licei, 
degli Istituti tecnici e, a de
terminate condizioni, delle 
Scuole professional! e sara 
articolato su indirizzi tecni
ci, sociali, umanistico-pratici, 
di educazione fisica., II se
condo, di carattere professio-
nale-scientifico (corrispon
dente, all'incirca, alia laurea 
attuale). II terzo a carattere 
esclusivamente scientifico (e 
solo in questo ambito opere-
ranno i dipartimenti univer-
sitari interfacolta). L'istituto 
della libera docenza — di cui 
era stata chiesta da piu par
ti la soppressione — dovreb
be restare, in quanto se ne 

Con delegati di 60 partiti comunisti 

lonf erenza a Mosca 
sui problem! della 
lotta a i monopoli 

La relazione introduttiva del prof. Arzumanian — Un'analisi di Luciano 
Iruppi dell'attuale fase capitalistica e dei compiti del movimento operaio 

Ulla nostra redaxionc 
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)a due giorni & in corso a 
^sca una conferenza inter-
cionale organizzata dal-
itituto dt economia mon-
\le in occaslone del cente-
rlo della fondazione della 
\ma Internazionale: vi par-
ipano delegati di 60 parti-
\omunisti. La relazione in-
luttiva presentata ieri dal 

\f. Arzumanian, direttore 
ylstituto che ha organtz-

la conferenza, come * Bi-
?io dello sviluppo della 

fictd ncali ultimi cento an-
e i problemi del movi-
ito rivoluzionario e di U-

\azione*, ha affrontato in 
ticolare le questioni con-
se alio sviluppo del ca-
llismo monopolistic di 
to. • » . • ' 

iTzumanian ha ' sostenuto 
I, all'epoca attuale, non si 
\ta piu di combatfere con-
\smgoli monopolist! o capi-
sti ma contro il monopo-
»o di Stato come fronte 
>rale. II monopolismo di 

to, in questa fase, ha una 
ha capacitd di iniervcnto 
Veconomia e creando un 
jorto piu stretto fra eco-
%ia e politico avanza una 

\a di programnuutone dt 
lie alia quale la classe 

\raia non pud restare in-
rerente. 
loltre, ha sottolineato Ar-
lanian, se i vero che la 

del capitalismo .«i appro-
iisce, cid non significa che 
tpitalismo non abbia au

la poMibilifd di sviluppo 
richiedono una costanle 

Jlliii da parte dei partiti 
fla classe opernia." 
[rzumaman, ha trattato 

dei problemi del terzo 
ido polemizzando con co-

the vonebbero indivi

dual nei movlmenti di libe-
razione nazionale la forza ca-
pace di contrapporsi da sola 
al capitalismo: il terzo mon-
do e t movimenti di libera-
zione non possono avanzare 
se non vedono il legame tra 
la loro azione rivoluzionarta 
e quella delle altre ' forze, 
classi operate dei paesi ca
pitalists e campo socia-
lista. 
. Attorno alia relazione e ai 
vari punti da essa sollevatt, 
e cominciato un dibattito che 
continuerd per alcuni giorni. 

Questo pomeriggio, in se-
de di dibattito, e" intervenu-
to U compagno Luciano 
Gruppi, membro del Comita
te centrale del PCI, retpon-
sabile della sezione per Vedu-
cazione ideologica, Gruppi ha 
toccato alcuni problemi no-
dali legati alio sviluppo mo-
nopolistico: 1) nella fase 
dello sviluppo monopolistico 
il nesso tra lotta per la de-
mocrazia e lotta per il soda-
lismo si fa piu stretto sic-
chi nei paesi capitalistici piu 
suiluppati non si pud ormai 
scindere il processo rivolu
zionario in due fasi distinte, 
quella democratica e quella 
socialista; 2) accentuandosi i! 
processo di concentrazxone 
monopolistico, i problemi 
della programmazione eco-
nomica assumono maggiore 
rilievo e su di essi deve svi-
lupparsi la lotta antimonopo-
listica; 3) Vespanslone mo
nopolistico investe ormai tut-
ti i momenti della vita eco-
nomxea e sociale per cui la 
lotta antimonopolistica, non 
deve svilupparsi soltanto nel
le aziende ma deve invesur* 
tutti i settori della vita eco~ 
nomica e sociale; 4) Vanallsi 
del modo in cui si esprime 
t'egemonia dei monopoli non 
deve essere schematica: oggi 

i monopoli hanno bisogno di 
appoggiarsi su partiti di mas-
sa e di qui nasce la difficol-
td per questi partiti di < sce-
gliere > tra I'interesse mono
polistico e I'interesse di ba
se. Di qui gli aspetti delta 
crtst del centro-sinistra; 5) la 
differenzlazione del modi tn 
cui si pongono i problemi nei 
singoli paesi non deve far dt-
menticare che al tempo stes-
so, proprio per il processo di 
integrazione *plurinazionale» 
dei monopoli, si fa necessaria 
una azione concordata dei 
partiti comunisti e dei sinda-
catu 

Da tuttl questi problemi 
nasce il bisogno di dare al-
Vinternazionalismo proleta-
rio, ha concluso Gruppi, un 
contenuto piu concreto e ar
ticolato. 

Prima di Gruppi il Jranctr-
se Jourdain aveva ripreso il 
problema delVunita delle for
ze motrici della rwoluzione 
(paesi socialists terzo mon 
do, classe operaia dei paesi 
capitalistici), indicando perd 
nei paesi socialisti il fattore 
decisivo. Riferendosi alio svi
luppo del capitalismo mono
polistico di Stato e at pro
blemi della programmazione, 
Jourdain aveva indicato la 
possibilitd di raccogliere le 
forze popolari in una lotta 
per istituti democratici capa-
ci di esprimere la sovranita 
popolare e di condurre avan-
ti una programmazione de
mocratica. 

II sovietico Korionov, dal 
canto suo, ha sviluppato una 
ampia analisi del carattere 
dell'internazionalismo prole-

[tario nell'epoca attuale, in po-
lemica con la posizione dei 
dirigenti cinesu 

Augusto Pancaldi 

propone una non precisata 
riforma. >.-

II governo delle Universita 
resta in pratica affidato' a! 
professori di ruolo: nei Con
sign di Amministrazione e 
prevista una rappresentanza 
anche degli altri docenti 
(c aggregati > e assistenti 
compresi) : e solo una con-
sultazione obbligatoria delle 
rappresentanze studentesche. 
Nei Consigli di Facolta, inve
ce, gli aggregati e gli assi
stenti non avranno alcuna 
voce In capitolo sui proble
mi ' che interessano i pro
fessori di ruolo (sic!); raen-
tre per i rapport! con gli stu
denti, vengono proposte 
Commission! consultive mi-
ste, lasciando ogni potere de
cisional ai Consigli. II prin
cipio del full-time (pieno im-
piego) per tutto il persona-
le docente (profe3sori di ruo

lo compresi) viene respinto. 
Sul problema dell'autono-

mia e della democrazia del
la scuola abbiamo visto, esa-
minando le proposte per l'U-
niversita, come il governo 
intenda risolverlo: con dei 
compromessi, cioe, che raf-
forzano obbiettivamente tut 
le posizioni tradizionaliste e 
conservatrici. La stessa linea 
— peggiorata per tutto il set-
tore dell'istruzione seconda-
ria superiore, che rimane, 
sotto questo aspetto, • prati
camente uguale a com'e ades-
so — e riproposta per la 
scuola elementare e per la 
nuova Scuola media Unica. 
Per le elementarl si sugge-
risce di «affiancare >, con 
funzioni consultive, « organi 
collegiali democratici > ai di-
rettori e agli ispettori, per 
t assisterli >. Per la scuola 
media unica si preannuncia-

no, genericamente, provve-
dimenti tendenti a sviluppa-
re i rapporti fra presidi e do
centi e famiglie., 

Qualche esempio ancora 
servira ad illustrare meglio 
le insufficienze (diciamo co-
si) e l'orientamento conser-
vatore del < piano >. Nella 
scuola elementare non si 
prevede l'abolizione delle 
pluriclassi e delle scuole sus-
sidiate, come era stato pro
posto dalla Commissione di 
indagine. Per la Scuola me
dia unica si e ben lontani 
dall'indicare con decisione lo 
obiettivo della scuola • inte-
grata, a pieno tempo; per il 
1970 id « piano > prevede sol
tanto 11.000 doposcuola. 

Note piu liete non vengo
no per quanto riguarda il 
delicatissimo problema della 
formazione e del reclutamen-

to degli insegnanti. Non si 
prevede, per i maestri ele-
mentari, il biennio a livello 
universitario e si mantiene 
per contro, l'anacronistica 
sotto/acoltd di Magistero. 
Tutto il meccanismo delle as-
sunzioni continuera almeno 
per cinque anni ad essere re-
golato dai concorsi: solo per 
la nuova Scuola media uni
ca verranno istituiti corsi 
speciali di quattro anni (l'ul-
timo dei ' quali di tirocinio 
guidato) con esame finale di 
laurea abilitante per l'inse
gnamento delle materie let-
terarie, delle lingue stranie-
re e della Matematica e Os-
servazioni scientifiche. 

. Per quanto riguarda la spe-
sa, la relazione di Gui affer
ma che c nel programma in
dicato per il prossimo quin-
quennio essa risulta decisa-

mente superiore al preventi-
vo della Commissione di in
dagine, ove si ponga mente 
al fatto che questo preuentt-
vo si riferisce all'intero one-
re necessario per far fronte 
a tutto il fabbisogno scolasti-
co mentre la somma indicata 
nel " piano " riguarda la sola 
spesa pubblica a carico del 
ministero della P.I.». Lo svi
luppo della spesa per eser-
cizio finanziario passa da 
1.140 ('65) a 1.500 miliardi, 
esclusa 1'edilizia.r 

Le linee conservatrici del 
< piano di sviluppo > (su cut. 
naturalmente, occorrera sof-
fermarsi ancora al momento 
della sua pubblicazione uffi-
ciale, per esaminarne in mo
do piu approfondito i singoli 
aspetti, soprattutto in rela
zione alia parte finanziaria — 
edilizia, ecc. — e ad alcuni 

dei capitoli — assistenza, «cc. 
— che lo compongono) emer-
gono dunque con chiarez-
za anche ad una prima • 
rapida analisi del documen-
to. Non si vogliono riformt-
re in senso democratico 1« 
strutture, gli ordinamenti, i 
contenuti ideali, cultural! • 
pedagogico — didattici del-
l'insegnamento; si punta in
vece esclusivamente sullo 
sviluppo tecnico-organizzatl-
vo, quantitativo della scuola, 
per ammodernarla (in verit* 
molto timidamente) e stabi-
lizzare cosl la situazione. 

La parola spetta adesso ai 
partiti, alle forze democra-
tiche: il < piano >, infatti, dl-
mostra, una volta di piu, la 
necessita di continuare • di 
estendere la grande battagli* 
unitaria per il rinnovament© 
della scuola italiana. 
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