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Un contributo alia discussione prima della Conferenza nazionale del PCI 

Chi ha paura della 
r if or ma scolastica ? 

La classe dirigente non ha nfc la forza di imporre soluzioni autoritarie 
come ai tempi di Gentile nfe la capacita di accogliere le esigenze delle 
nuove forze social! -1 tre livelli di studio concepiti per riprodurre le vec-
chie differenziazioni - 1 metodi «striscianti» adottati per eludere ogni 
prowedimento globale - II decentramento democratico della gestione 

La Conferenza nazionale 
sulla scuola si configura co
me un momento estrema-
mente significativo della vi
ta del Partito, in cui non 
solo si risponde alia ere-
ecente richiesta popolare di 
nuove iniziative, ma anche 
si propone apertamente il 
risultato di un'elaborazione 
in continuo progresso o si 
verificano esperienze ed im-
postazioni di lotta, che — 
pur nella loro tangibile ma-
turazione — ancora richie-
dono un ripensamento cri-
tico a tutti i livelli. Su que-
sta linea sara necessario che 
il Partito si muova anche 
negli anni futuri, poiche 
sappiamo benissimo che la 
battaglia per il rinnovamen-
to della scuola non si esau-
rira certo col raggiungimen-
to di alcuni obiettivi piu 
immediati e urgenti, legata 
coin'S alia battaglia piu va-
sta per il progresso sociale 
del paese: oggi — dato il 
punto estremo di crisi a cui 
la scuola e pervenuta, e da-
ti i profondi contrasti socia-
li evidenziati dalla lotta per 
le riforme — sarebbe erra-
to pensare che a una scuo
la statica e chiusa come 
quella tradizionale se ne 
possa sostituire un'altra al-
trettanto statica e chiusa, 
anche se piu o meno aggior-
nata nei metodi e nei con-
tenuti. 

La mobilitazione perma-
nente delle masse popolari 
intorno a questi problemi, 
che sono d'importanza vita-
le nei processo di emanci-
pazione della classe lavora-
trice, deve portare a una 
forma d'istruzione aperta e 
dinamica, concepita in mo-
do che sappia continuamen-
te adeguarsi non solo ai nuc-
vi apporti della ricerca e 
dello sviluppo tecnologico, 
ma anche alle nuove con-
quiste della societa sul ter-
reno della democrazia, della 
vita pubblica, dell'organiz-
zazione del lavoro, del rin-
novamento di tutte le isti-
tuzioni dello stato. 

Quando la pressione po
polare si attenua, si affaccia 
subito il pericolo della con-
troriforma. Quel che sta av-
venendo a proposito della 
discussione al Senato della 
riforma ' universitaria non 
pud non indurci a serie ri-
flessioni. Dopo tanti dibatti-
ti awicendatisi nell'ultimo 
decennio, dopo tanti scio-
peri di docenti e non do-
centi, dopo tante denunce e 
agitazioni da parte degli stu-
denti, oggi la discussione 
procede per conto suo (co
me del resto le forze con-
servatrici hanno voluto pro-
cedessero i lavori della Com-
missione), senza la partecj-
pazione di nessun movi-
mento di massa: non degli 
studenti, che abbandonando 
il terreno specifico da un 
lato e differenziandosi dalla 
lotta dei lavoratori per le 
riforme dall'altro hanno fi-
nito per perdere la loro 
incisivita. Non dei docenti 
democratici o dei «subal-
terni», che — mentre non 
son riusciti ancora a darsi 
una solida struttura nell'am-
bito della CGIL — si sono 
abbandonati a un senso di 
sfiducia (non solo nella leg-
ge in se ma anche — in non 
pochi casi — nella lotta po
litica) e alia convinzione che 
tanto tutto restera come pri
ma. Non delle organizzazio-
ne dei lavoratori che hanno 
concentrato i propri sforzi 
sulla scuola dell'obbligo e 
che li concentreranno pre
sto sulla media superiore, 
consapevoli che nella situa-
zione attuale il problema 
della selezione e dei conte-
nuti deirinsegnamento in 
quelle scuole e d'importan
za assolutamente prioritaria. 

Eppure, proprio nella se-
parazione della riforma uni
versitaria da quella della 
media superiore sta forse 

II Premio europeo 
Cortina-Ulisse 

AI Premio europeo Corti
na Ulisse destinato quesfan-
no a un'opera di divulgazio-
ne che illustri i problemi at-
tuali dell'ecologla (rapporto 
uomo-amblente e reciproche 
alteration!) hanno concorso 
quarantotto opere di col: 
cinque francesi, tredlci In
gles!, died italiane, una por-
toghese e diclannove tede-
sche. 

La commlsslone giudica-
trice composta dai protf.: 
Giorgio Bassani per l'< As-
sociazione Italia Nostra >; 
Vincenzo Cappellttli per 
I UNESCO; Giuseppe Monta-
lenti per II «Consiglio Na 
zionale delle Ricerche •; Pa 
squale Pasquini per l'« Ac-
cademia Nazionale dei Lin 
ee l * e Maria Luisa Astaldi, 
direttore della rivlsta c Ulis-
M », si e riunita per un pri-
BJM asame dei lavori. 

l'errore politico che ha po-
tuto determinare la situa-
zione attuale, con i pericoli 
d'involuzione riformistica 
che presenta. Separare i 
due piani del discorso non 
solo ha portato all'emargi-
nazione dal dibattito univer-
sitario del movimento degli 
studenti medi, soprattutto 
dei professionali e degli 
studenti-lavoratori, che que-
st'anno s'e imposto per la 
portata, la complessita, la 
gravita dei problemi solle-
vati, ma anche a quella pro-
spettiva piu immediata e cir-
coscritta delle Confederazio-
ni, come se la riforma uni
versitaria non riguardasse 
da vicino i lavoratori. 

Ma se e vero che solo 
1'8,5% dei figli dei lavorato
ri oggi anivano all'univer-
sita, e anche vero che tutte 
le altre riforme devono 
portare a un massiccio in
crement di quella percen-
tuale e che quindi l'univer-
sita che si configura oggi 
deve esser pronta ad acco
gliere — secondo il proces
so dinamico che dicevamo — 
queste nuove masse, che 
non aspirano certo ne a una 
cultura antiquata ne ad un 
granitico condizionamento 
ideologico. 

E e'e da aggiungere che 
la riforma universitaria, 
proprio perche riguarda il 
vertice dell'istruzione e del
la cultura, ha in se tutte 
le premesse necessarie per 
condizionare la riforma del
la media superiore, che di 
fatto si sta attuando attra-
verso tutti i metodi «stri
scianti* che VUnita ha piu 
volte denunciato: la legge-
ponte, la quinquennalizza-
zione degli istituti, le pres-
sioni sulle Regioni per la 
ristrutturazione degli istitu
ti professionali, ed ora la 
prefigurazione degli sboc-
chi professionali dopo il 
prolungamento della scuola 
dell'obbligo ai 16 anni. 

La verita e che la diffi-
colta della riforma globale 
della scuola deriva dalle 
tensioni sociali in atto nei 
Paese, dal peso crescente 
delle masse popolari: quan
do Gentile elaborava la sua 
riforma, egli aveva davanti 
a se una societa omogenea, 
forraata di piccola e media 
borghesia, alia quale era de-
stinata l'istruzione, mentre 
le classi subalterne ne era-
no del tutto emarginate. 
Era facile allora concepire 
una struttura organica, fi-
nalizzata alia divisione capi-
talistica del lavoro e alia 
divisione dei lavoratori (gli 
esecutori, la mano d'opera 
specializzata, i tecnici inter-
medi, gli impiegati di con
cetto, i dirigenti medi e 
massimi), subordinata alia 
ideologia dominante anche 
in nome di una falsa conce-
zione dell'autonomia della 
cultura. Oggi le cose sono 
cambiate: l'allargamento del
l'istruzione (questa grande 
conquista del movimento 
dei lavoratori, resa possibi-
le da piu di mezzo secolo di 
lotte) ha portato i contra
sti sociali aH'interno della 
scuola, e la classe dirigen
te ne ha la forza di impor
re una riforma autoritaria 
e conservatrice come allo
ra, ne ha — per owie ra-
gioni — la capacita di acco
gliere le esigenze delle 
nuove forze sociali. 

E' cosi che gia si pensa 
a mantenere sostanzialmen-
te inalterato l'attuale siste-
ma della media superiore, 
cercando pero di assopire le 
tensioni liberalizzando gli 
accessi all'universita: una 
liberalizzazione che di fatto 
viene annullata dai conte-
nuti deirinsegnamento, che 
non incidono minimamente 
sui dislivelli di partenza, 
gia awertibili — come h 
noto — fin dalle scuole ma-
terne. Questa logica porta 
con se la configurazione del
la « nuova » universita, che 
riproduce a un gradino su
periore (vera roccaforte del 
classismo) il sistema genti-
liano che dicevamo: una 
cultura « autonoma >, e cioe 
molto accademica, poco po
litica e civile, un mondo 
circoscritto entro le proprie 
mura che ignora completa-
mente il ruolo sociale del 
laureato, e quindi una ge
stione interna, aperta alle 
forze sociali solo quel tan-
to che basti per coinvolger-
le (naturalmente non esi-
stono nemmeno per i difen-
sori del progetto i sindacati 
dei lavoratori), e infine i tre 
livelli di studi concepiti in 
modo da riprodurre le vec-
chie difTcrcnziazioni (istru-
zione professionale, diploma, 
laurea). 

Questi sono — accanto al 
diritto alio studio — i temi 
di fondo della riforma uni
versitaria, che coinvolgono 
tutte le forze attualmente 
emarginate dal dibattito. In 
questo senso l'azione intra-

presa da alcune Regioni — 
per esempio quella lom-
barda — per rivendicare 
una presenza ottusamente 
ignorata dal progetto di leg-
ge, puo essere un elemento 
di confortante novita nei pa
norama di generale abulia: 
purche per6 essa sappia an-
dare al di la del discor
so puramente rivendicativo 
(che potrebbe tradursi in 
un rapporto falsamente con-
correnziale coi poteri dello 
stato) e, sostenendo la tesi 
di un improrogabile decen
tramento democratico anche 
per quanto riguarda la ge
stione della scuola, si fac-
cia interprete di istanze che 
— per il fatto che non sono 
ancora pervenute al livello 
della battaglia esplicita — 
non sono per questo meno 
vive nella coscienza delle 
masse popolari. 

Gennaro Barbarisi 

GLI ARTISTIITALIANI PER IL 50' DEL PCI 

Giacomo Porzano: « Per I'unita della classe operala » 

L'unificazione monetaria puo mandare alFarla in Italia ogni politica di riforme di struttura 

I retroscena dela moneta nronea 
Incontro a Bruxelles con i funzionari ed i leader della Commissione esecutiva della CEE - Che cos'e la nuova imposta (IVA) che dovrebbe essere intro-
dotta in Italia a partire dall'anno prossimo - I prezzi aumentati del 10 per cento - Le spinte operaie che provengono dal nostra paese fanno paura al ca-

pitalismo europeo - Qual e il meccanismo che dovrebbe costringerci a contenere la spesa pubblica ed imporre restrizioni creditizie 
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La Redgrave fonda un giornale 
clandestine) per i soldati USA 

FRANCOFORTE, 24 
L'attrice di cinema britannica Vanessa 

Redgrave, nota per le sue pesizioni paci-
fiste e impegnata soprattutto, come la 
sua col leg a americana Jane Fonda, In una 
continua campagna contro la guerra di 
aggressione americana in Indoclna, ha 
deciso di fonda re un giornale clandesti-
no per i soldati americani di stania in 
Gran Bretagna. La notixia viene diffusa 
da un altro giornale clandestine, quello 
dei soldati USA in Germanla occidentale. 
I I giornale della Redgrave si chiamera 
e Pace» e svolgera, cost e negli intend)-

menti della fondatrice, un'azione corret-
tiva alia propaganda di guerra, con la 
quale vengono quotidianamente imboniti, 
attraverso vari mezzi di comunicazione 
di massa, i militari americani. 

In tutto il mondo I giomali clandestini 
per i soldati USA sono gia una settan-
tina. E' una cifra indicativa anche se i li
mit! oggettivi di questi fogli sono arguibili. 

Nella telefoto: Vanessa Redgrave du
rante una recente manifestazione a Tra
falgar Square, a Londra, contro la guer
ra nei Vietnam. Le e accanto una vietna-
mlta, la signora Llnh Qui, di Hanoi. 

Dal nostra inviato 
.DI KTTCSINO DA BRUXEUJS 

La sensazione di essere ar
rival nella capitale del Mer-
cato Coraune non ce I'hanno 
data tanto gli enormi edifici 
che ospitano oltre cinquemila 
funzionari della Comunita. 
quanto le scritte di protesta 
sui muri, 9 i cartelli appesi 
alle vetrine di tutti i negozi 

- della citta. che invitavano a 
• uno sciopero generale contro 

l'introduzione dell'IVA, ciofe 
deU'imposta sul valore aggiun 
to. Dal primo gennaio di que-
st'anno. infatti. e entrata in 
vigore anche in Belgio questa 
imposta che dovrebbe essere 
applicata in Italia a partire 
dall'inizio dell'anno prossimo 
e che proprio in questi giornl 
e oggetto di vivaci polemiche 
nei nostra Parlamento. nella 
discussione sulla riforma tri-
butaria. 

L'ondata di proteste contro 
I'lVA. a Bruxelles. deriva dal
la triste constatazione che i 
prezzi. dall'oggi al domani so
no saliti del 10 per cento cir
ca. Se poi si considera che 
I'lVA e stata una invenzione 
dei fiscalisti della Comunita. 
nei quadro di quella che. nei 
cifrato linguaggio comunitario 
si chiama c rarmonizza 
zione fiscale > fra i Sei paesi 
del Mercato Comune. lo choc 
di questa concreta verifi 
ca dell'opera compiuta dalla 
CEE. non poteva essere molto 
positivo. 

La diffidenza 6 andata au-
mentando quando nei corso 
dei lavori del Consiglio dei 
ministri della Comunita che 
ha sfornato raccordo per I'u 
nione economica e monetaria 
dei Sei da realizzare entro il 
1980. ci s.amo accorti che i 
piu frenetici sostenitori delle 
decision! raggiunte la settima-
na scorsa a Bruxelles. erano 
soprattutto gli uomini delle 
varie Conrindustrie naz.onali 

Abbiamo allora cercato di 
capire meglio che cosa sta 
realmcnte accadendo nei 
processo di costruzione del 
Mercato Comune. parlan 
do con i protagonist! di tale 
operazione che troppo sovenle 
e stata defimta di portata 
storica. Ci siamo intrattenuti 
in colloqui non formali con al 
cuni leaders della Commissio
ne esecutiva della CEE <che 
sono poi i ministri del Merca 
to Comune) e con i meno 
solenni ma piu sinceri funzio
nari che elahorano diretta 
mente le tecniche comunita 
rie. Abbiamo interrogato mol 
ti diplomatici italiani (e di al 
tre nazionalita) presenti a 
Bruxelles per compiere quel 
serrato (anche se un po" 
astratto) lavoro di negoziato 
tecnico politico su mille que 
stioni. dairagricoltura ai dazi 
dalla politica sociale a quella 
monetaria che caratterizza la 
esperien7a enmunitaria da 
quasi tredtci anni. 

Molti rifletton che illumina 
vano retorici obiettivi per ce 
lame altri meno nobili. si sono 
rapidamente spenti. La routi
ne comunitaria, la conoscenza 
approfondiu (seppur car-

tacea) di problemi che inte-
ressano milioni di persone, in-
tesi come produttori e consu-
matori, fa perdere la patina 
cattivante delle belle parole. 
Tutto si trasfonna in cifre. in 
soldi da dare o da ricevere. 
In saldi negativi per qualcuno 
dei paesi membri (come e 
il nostra caso). positivi per 
altri. Insoddisfacente comun-
que per le classi lavoratrici 

Altiero Spinelli, commissa-
rio CEE per gli « Affari indu 
striali >. mi diceva che il di 
scorso europeo, se vuole esse 
re (come egli da molto tempo 

auspica), volto alia unificazio-
ne politica, non pud restare 
confinato nell'ambito della 
semplice cooperazione inter-
governativa. seppure legata 
da accordi vincolanti in talu-
ne materie 0 settori. Le spe-
ranze di vecchi federalist! co
me Spinelli sono andate trop-
pe volte deluse perche oggi. 
anche collocato al vertice del
la piraraide comunitaria (in-
sieme ai suoi otto colleghi 
guidati dall'italiano Malfatti). 
egli non veda quanto sia an
cora lontana l'ipotesi che gli 
europeisti convinti coltivano 

Controllo democratico 
Pero. pur dietro le lentezze 

dell'unificazione politica. pas-
sano cose iraportanti. che 
orientano. quasi senza parere. 
le singole economie. e che 
esulano da ogni controllo par-
lamentare o democratico. La 
tecnocrazia comunitaria, ispi-
rata il piu delle volte dai 
gruppi di pressione del gran
de capitale industriale e fi-
nanziario. produce documenti. 
programmi. direttive. che la-
sciano un segno. Bastera ri-
cordare gli effetti catastrofi-
ci sul nostra paese delle deci
sion! relative alia politica 
agricola comune. 

In questa cornice va. quin
di. collocato il pacchetto di 
risoluzioni prese a Bruxelles 
dal Consiglio dei ministri dei 
Sei. il 9 febbraio. per la crea 
zione della umone monetaria 
ed economica Noi abbiamo 
subito detto e scritto. cosi 
come hanno fatto a Strasbur-
go i deputati comunisti al Par
lamento europeo. che tale ac-
cordo tende ad ammantare di 

obbligazioni internazionali pre
se in sede CEE, la volonta per-
tinace dei settori conservatori 
del governo italiano. diretta 
ad evitare di affrontare il no-
do delle riforme di struttura. 

II gioco sembra abbastanza 
facile nelle intenzioni. Nella 
serata di martedi 9 febbraio. 
i quindici ministri dei Sei pae
si, dopo quasi venti ore di 
discussinni serrate, hanno de
ciso alcune misure per i pros 
simi tre-cinque anni. che por-

teranno al sempre piu stretto 
coordinamento delle politiche 
monetarie. fino alia ipotetica 
creazione di una moneta uni-
ca entro il 1980. Dall'altro la
to. nello stesso periodo. do
vrebbe prendere 1'awio tutta 
un'altra serie di azioni comu-
nitarie (coordinamento della 
politica di bilancio nazionale. 
armonizzazione fiscale nei set-
tore delle imposte indirette. li
beralizzazione del mercato dei 
capitali. vincoli sulla politica 
economica congiunturale e di 
medio periodo). 

La «clausola di prudenza* 
D < parallel ismo > fra I'unio-

ne monetaria e quella econo 
mica dovrebbe. cosi. essere 
garantito. I tedeschi. per si 
curezza. hanno imposto I'ac 
cettazione di una «clausola 
di prudenza > per la quale 
tutto il discorso approvato il 
9 febbraio potra essere rimes 
so in ballo fra cinque anni. 
qualora le misure di coordi
namento moneta no non mar 
ciassero di pari passo con 
quelle per I'unione economica 

Parlando con diversi funzio 
nan e diplomatici. almanac 
cando sulle prospettive. la pri 
ma cosa che appare subito 
chiara 6 che i grandi inte 
ressi privati. 1'organizzazione 
del mercato capitalistic©, la 
speculazione finanziaria. il po 
tere dei monopoli industrial]. 
non verranno intaccati Anzi 
le norme per le due « unioni » 
sono congegnate in mitdo ta 
le che. accanto alia «pro 
grammazmne » monetaria. il 
Mercato Comune sari auto 
rizzato a poire sotto tutela 
le politiche economiche dei va 
n paes' membri. imponendo 
provvedimenti deflazionistici 
(e quindi nocivi all'occupazio-
ne), qualora non siano rispet-
Uti quei vaiori massimi di 

aumento dei prezzi o di disa-
vanzo della bilancia dei pa-
gamenti che sono iscritti nei 
programma di politica econo
mica a medio termine. al le
gato alia nsoluzione del 9 
febbraio. 

In altre parole, questo si
gnified che all'Italia. se verra 
superato nei quinquennio 1970-
'75 il tasso d'inflazione del 
2.5-3 per cento (il che e cer 
to!), saranno imposte misure 
di contemmento della spesa 
pubblica e restrizioni crediti
zie tali da mandare a gambe 
aU'aria ogni politica di rifor
me di struttura che si fosse 
decisa a livello nazionale. sot 
to la pressione delle lotte dei 
lavoratori e delle forze poli
tiche di sinistra. 

Ecco dunque il senso della 
umone monetaria ed economica 
come la si m'ende a Bruxel 
les II mimstro Ferrari Ag 
gradi. cui abbiamo posto que 
sta domanda pel corso della 
sua tnonfahstica conferenza 
stampa dopo il Consiglio dei 
ministri. ha tentato di svico 
lare affermando che il mi 
raggio dell'Europa unita e 
ben piu importante di taluni 
sacrifici che ci potranno veni
re impost!. Ma era ben evi-

dente che la delegazione ita 
liana aveva accettato'il peso 
di decisioni cosi gravi proprio 
con la segreta speranza di 
delegare alia solennita degli 
obblighi internazionali la re-
sponsabilita di affossare le ri
forme che in Italia premono 
come un'esifienza ormai insop-
primibile. 

Tanto 6 vero che, per aca-
ricarsi la coscienza e solle-
vare un po' di polverone, i 
rappresentanti italiani si sono 
battuti soprattutto per ottene-
re una dichiarazione di princi-
pio da inserire nei documento 
approvato, sulla cosiddetta 
< politica regionale > della Co
munita. che interessa partico-
larmente l'ltalia. 

Si e voluto con questo sot-
tolineare che l'ltalia. che ha 
nei Mezzogiorno arretrato il 
suo problema strutturale piu 
grave, dovra essere aiutata a 
livello comunitario a risolve-
re i problemi derivanti dal di-
vario di crescita fra Nord e 
Sud. Ma si k trattato solo 
di una dichiarazione di prin-
cipio. analoga peraltro a quel
la gia contenuta nei Trattato 
istitutivo del Mercato Comu
ne, e mai tradotta in atti 
concreti diretti a risolvere gli 
squilibri interni al nostra pae
se. D'altra parte, mi dicevano 
malinconicamente alcuni alti 
funzionari italiani che seguo-
no a Bruxelles i problemi del
ta politica regionale. I'orienta-
mento di fondo che governa 
la strategia comunitaria e 
quello di sviluppare sempre 
piu I'area industrializzata mit-
teleuropea che. nella sua fa
scia meridionale si arrest a al 
Po. tagliando fuori completa-
mente l'ltalia centrale e me
ridionale. E' la legge di svi
luppo del capitalismo europeo 
che emargina ampie zone geo-
grafiche e concentra nella 
Ruhr-Renania. nella regione 
parigina. nella zona di confi
ne belgo-olandese. nell'area 
metropolitana Milano - Tori
no. il potenziale industriale del 
Mercato Comune. 

II clima sociale italiano. le 
spinte operate di questi anni. 
che hanno fatto dell'Italia il 
paese che da l'esempio piu 
valido di una carica demoera-
tica e progressista a livello 
di massa non piu cornprimi-
bile. e che mette in discus
sione lo sviluppo capitalistko 
del dopoguerra. suggerendo 
nuove forme di organizzaxio-
ne sociale e produttiva. preoc-
cupa le forze conservatrici, 
non solo nei nostra paese, ma 
anche negli altri Stati del 
Mercato Comune Affidare. 
quindi, con la scusa dell'Eu
ropa. a un organismo senza 
controlli il potere di fare delle 
scelte vincolanti in question! 
che >occano direttamente la 
sovranita e le politiche eco
nomiche nazionali k sembra-
to il modo migliore per an-
negare ogni velleita riforma-
trice Tocchera ancora una 
volt a alia lotta politica di mas
sa di respingere questa ma-
novra ritardatrice. 

Carlo M. Sintoro 


