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UN1TARIA A ROMA 

Nostra 
MILANO, ottobre 

II movimento degli student! medi ha un andamento piu discontinue 
ineguale di quanto non avvenga nel movimento universitario. Manca 

[tut tor a una direzione generate che unifichi le singole esperienze, manca 
inche una semplice generalizzaxione di queste esperienze, tale da impri-

!

mere al movimento un carattere di massa e una dimensione nazionaie. Per questo, 
quella che era stata un'esperienza di avanguardia — il movimento unitario degli stu-
denti medi a Milano —, non sorretta da uno svilupparsi su scala nazionaie del movi-

lento, si trova oggi a ristagnare, a vedere offuscate, parzialmente, le sue prospettive. 
cause di questi ritardi, 

[di questo arretramento an-
:he, sono molteplici; stan-
10 in quella struttura an-
tora chiusa e corporativa che 

propria delle vecchie e tra-
lizionali scuole umanistiche, 
lell'orizzonte culturale ristret-

\o. nei freni burocratici e gerar-
chici. E vi sono. certamente, delle 
responsabilita politiche e delle re-
slstenze soggettive da rimuovere. 
"la un discorso cosl impostato 
rimarrebbe alia superficle; si 
tratta invece di andare alia so-
stanza del problema. di cogliere 
la loglca Interna di un riflusso 
che non fe solo frutto d'lmmatu-
rlta, ma segno ancbe di una con-

fdizione oggettiva modificata che 
ssige U ragglungimento di llvelli 

Iplii elevatl d| coscienza e di lotta. 
II movimento degli student! 

medi a Milano e sorto in un de-
temninato contesto politico-cultu-
rale: di:. fronte all'arretratezza 
generale della ' scuola, all'oscu-
rantlsmo retrivo della classe di-
rlgente. sorgeva in forme unita-
rie una splnta al rinnovamento. 
un'eslgenza di democrazia e di 
apertura intellettuale che acco-
munava tutte le forze vive pre
sent! nel mondo della scuola. DI 
fronte agli intoppl burocratici, 
ai miti della coscienza gerarchl-

[ea, sorgeva un impulso vivo alia 
autonomla degli student!, un'esi
genza di compiere esperienze 

| original!, capaei di rompere il 
elrcolo cbluso della burocrazla « 
di allargare le prospettive cultu
ral!. n terreno piu adatto su cui 

I queste esperienze potevano avi-
luppaitti era date dalle scuole 
umanistiche — 1 Licei — nelle 
quali il carattere formattvo e 
universale dell'insegnamento agl-
va come elemento positlvo. de-
termlnava una coscienza pio. vi-

Sllante. II movimento nasceva 
unque dietro la splnta di elites 

impegnate sul terreno culturale 
e politico, e si fondava su di una 
coscienza democratica diffusa. 
Era un primo passo positivo; ed 
sra doveroso che i giovani comu-
ilsti segnassero la loro presenza. 
senza snaturare i caratteri del 
lovimento, e assumendo ' una 
inzione di gulda. 
Ma il movimento non trovava 
io sviluppo adeguato: rimane-

ra, per cosl dire, un fatto di 
ivanguardia e non si trasforma-
ra In movimento di massa. Non 
11 riusciva ad estendere le espe-
ienze al di la del Licei. ad In-
restire tutto 1'ordlnamento sco-
lastico. a penetrare anche nelle 
province meno sviluppate. Ora. 
Si trovlamo ad un punto cru-
^iale. II contesto polirlco-cultu-
ile si e trasformato: e Interve-

auto il centro-sinistra a logorare 
tessuto unitario. si e aperta, 

lr con tutte le incertezze. una 
>rospettiva di sviluppo capitali-
ico che impone un aggiorna-
lento della battaglia per la ri-

lorma della scuola. si e messa in 
loto una dinamica di sviluppo 
li determinati settori dell'istru-
lione (istruzione tecnico-profes-
lonale) che toglie alle vecchie 
icuole - umanistiche quella fun-
tene di guida e quel valore di 
intesi che prima riuscivano ad 
issicurarsi. 

Che cosa resta. oggi. di quella 
kvanguardia. di quella spinta 
initaria e democratica? Resta il 
ralore di un'esperienza. che ha 
wegnato qualcosa anche nei suoi 
successL Ma resta qualcosa di 

lu: il valore di un'indicazione 
isitiva. dl un complesso di esi-

genze che oggi vanno riprese, 
con strumenti nuovi e all'Inter-
no di una prospettiva diversa. 

Vediamo il problema piu da 
vicino, e con maggiore concre-
tezza: le associazion! d'istituto 
non sono morte, sono ancora 
l'unico modo di espressione per 
gli studenti. l'unico mezzo di 
autonomia. Ma il travaglio e evi-
dente, ed ha suscitato 1'anno 
scorso a Milano un vasto dibat-
tito. che ha interessato anche le 
forze politiche e l'opinione pub-
blica. Si e discusso sul valore 
dell'organlzzazlone unitaria. sul-
la necessity che nella scuola non 
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MILANO — Manlfestazione etu-
denteeca per la rlforma della 
ecuola 

linviata la Conferenza 
lie ragazze comuniste 

La Segreteria Nazionaie della 
foci eomunica che la Conferenza 
Tazionale delle ragazze comunl-
te fissata per il 16. 17. 18 e stata 
inviata a causa della convoca-
ione delle elezionL 

- n rinvio permettera alle orga-
nizzazioni provinciali di portare 
avanti 11 Iavoro elettorale e di ri-
prendere con maggiore iniziativa, 
ad elezionl awenute, la prepa-
razlone della conferenza. 

'onvocato il Consiglio 
lazionale della FGCI 

H Consiglio Nazionaie delta 
rgci e convocato per 1 giorni IS 
> 14 ottobre per discutere sulla 
Ituazione politica nazionaie e in-
ernazionale e suU'impegno del

la Fgci nella campagna elettorale. 
II Consiglio Nazionaie. Inoltre, di-
scutera sui risultati del tessera-
mento 1964 e sul Iando della cam
pagna di protelitismo per U 1965. 

lantova: convegno mi 
woblemi delle campagne 
Giovedl 15 ottobre si terra a 

|Ma ntova un Convegno Agrario 
[provlnclale, organizzato dalla Fe-
(derazione Giovanile Comunista, 
che rientra nel quadro della pre-

Iparazione di un convegno Inter-
I provinciate della Padana Irrlgua 
che si terra a Cremona U 25 otto
bre t che sara concluso con una 
pubblica manlfestazlooe. I compa-

Bi di Mantova staosto lavoraodo 
teztsamente per la rlasdta della 

manifestazlone. hanoo gla organiz
zato tavole rotonde ed assemble* 
dl giovani lavoratori della terra 
Inoltre e state cotnpiuto un Ia
voro dl ricerca e di studio del 
problem! nuovi cb« si presenta-
no nelle campagoe. I rlsulUtt di 
tale Iavoro sono stati raccolti la 
un oposcolo cbe • oggetto di di-
battite tra i giovani. nel Partlto 
• nelle ocginftrartonl ^«xs**»» 

vi siano chiusure pregiudiziali, 
ma un terreno comune su cui 
innestare il dibattito, la ricerca. 
Tutte cose giuste. E questi prln-
cipi trovano una corrispondenza 
nel tipo di formazione e nelle 
aspirazioni degli studenti. 

Ma tuttavia vi e la coscienza 
di una debolezza, di uno state 
precario; e non a caso - Gioventu 
studentesca», - che raccoglie le 
forze cattolicbe piu retrive e in-
tegraliste. ha declso di attaccare 
a fondo, per colplre i principi 
e l'esistenza stessa del movimento 
unitario. sostenendo la tes! di un 
pluralismo associativo che ricon-
durrebbe tutto 11 movimento stu-
dentesco entro blnari tradlzio-
nali e gia sperimentati, che r!-
durrebbe gravemente i margin! 
di autonomia e le possibUita 
creative. Da questo dibattito e 
uscita la rivendicazione di un 
riconosclmento giuridico delle 
associazion!. e insieme la denun-
cia degli arbitrl e degli ostacoli 
post! dalle autorita scolastiche. 
Ma e una rivendicazione solo 
parzlale e difensiva: non basta 
riconoscere una realta perche 
quecta riprenda 11 suo sviluppo. 

Bisogna portare 1'analisi piu 
in la. E 1'analisi cade sul tipo 
di sviluppo che ha oggi la scuola, 
e sul tipo di sviluppo delle forze 
politiche. Lo svilcppo delle strut-
ture scolastiche — parallelo a 
quello della sodetft — roveseki 
quella veocbia : scale. ' di vaterl 
fondata sulla supremsuda della 
culture tsmanistica. La euprema-
zia reele e quella della profea-
sione, della formazione tecnica 
richiesta dall'lndustria moderna. 
Questo fenomeno non e, in se 
stesso, un progresso, - ma e un 
terreno nuovo su - cui bisogna 
muoversi. D'altro lato. lo svilup
po delle forze politiche • fa ca-
dere l'ipotesi di una unita de
mocratica che non sia collegata, 
almeno tendenzialmente, alia pro
spettiva socialista. - Lo . scontro 
non e fra le forze dcmocratiche 
e l'oscurantismo clericale, ma fra 
uno sviluppo della razionalita 
capitallstica e la ricerca di una 
nuova razionalita. Per questo, 
oggi. l'egemonla del partite di 
classe e piu che mai una condi-
zlone necessaria. 

Ora, a questi sviluppi il movi
mento degli student! medi non 
si e adeguato. ed e qui che va 
ricercata una via di uscita. Le 
esperienze unitarie. tuttora esi-
stentl, sono deboli, precarie. se 
non si misurano appunto sui 
problem! nuovi, non incldono a 
livello politico se non fanno pro-
pri i nodi intorno a cui awiene 
la battaglia politica. Rimane in 
piedi una struttura organizzativa; 
ma le esperienze real! awengo-
no su un altro fronte. su altri 
problemL 

Ecco dunque l'insegnamento di 
fondo che esce da questa analLsl 
sommaria: il movimento studen-
tesco deve partire da una critica 
della cultura tradizionale. richie-
dere un'apertura verso nuovi in-
teressi, assumere i compiti di una 
ricerca tesa a riordinare 11 tes
suto culturale. integrando cultu
ra e professlone, scienze umane 
e tecnica. E su questa base allar
gare il movimento, interessare le 
masse degli istituti professional!, 
delle scuole serai I. la gioventu 
operaia. Bisogna riprendere in 

' mano quella direzione del mo
vimento che e sfuggita. Ci6 ri-
cbiede una' presenza impegnata 
del comunisti (e quindi delle 
precise scelte politiche e orga-
nizzative della Fgci in questa 
direzione), perche siano indicate 
le vie di uo'alleanza di classe. 
la quale soltanto puo ridare vita 
al movimento. e perch* anche 
robbiettivo polemico della bat
taglia non sia piu soltanto l'oscu
rantismo clericale. ma la realta 
ben piu operante di una scuola 
che si modella in base alio svi
luppo capitalistico, travolgendo 
non solo l'autenomia nostra, ma 
di tutte le correnti idealL 

Non c'e da rinncgare niente; 
c'e solo l*urgente bisogno di cor-
reggere 11 tiro, d'indicare ob-
biettivi politici adeguati. A que
sto seopo e necessaria sia la di-
fesa del patrimonio unitario e 
dell' autonomia studentesca. sia 
la presenza stixnolante dei comu
nisti, portateri di una prospettiva 
di classe che unifica le singole 
lotte. che recupera tutte le istaa-
ze democraticbe. 

Riccardo Teni 

berltto al n.9339 RegtRro Stampa 
Tribunal* di Roma - Direttore 
raeponsabne Taddeo Conca - Ti-
pografia GATK - Via dei Taurini 
n. It - Roma - Spcdixlon* abbona-

»»o posude Gruppo X 

A Roma, \m gruppo di teppisti he aggredito Irej 
cittadini democratki. Al comizio unitark) di pfote*-
8ta hanrio parlato Occhetto (FGCl)^ Scandone (Fgi 
del Psi), PupiHo (fgs del Pslup). Hanno aderlro I 
giovani repubbllcanl, socialdemocra^ki, anarcfrld 
e « nuova reststenza » 

Un aspetto del comizio unitario dl Montesacro 

Una partita chiusa 
nel lufflio '60 
Hanno risposto tutti all'appello lanciato dai movimenti gioranili. 

Uomini, ragazze, giovani, cattolici e comunisti si sono ritrovati nella piazza 
centrale del quarihre di Monte Sacro per dare una chiara dimostrazione 
di forza e di sincero spirito democratico contro le provocazioni fasciste 
messe in atto dlcune sere fa dagli aderenti alVassociazione pacciardiana * Nuova Re-
pubblica*. 

A Roma, infatti, un gruppo di provocatori teppisti si e recato nel quartiere di 
Montesacro ad affiggere manifesti ineggianti alia «democrazia» e alia instaurazione 
di una non meglio precisata «seconda» 
repubblica diretta, ovviamente, da Ran-
doljo Pacciardi; si trattava di una squa-
dra di provocatori che gia nelle sere pre-
cedenti aveva compiuto gesta teppistiche. Lo 
scopo vero e propria della «spedizione * era 
quello di coprire i manifesti dei comunisti, per 
dare cioi una lezione at democratici della zona 
La bravata, come e nelle migliori tradizioni fasci
ste, e stata messa in atto nottetempo. 

II discorso 
di Occhetto 

Mentre erano intenti a coprire i manifesti del 
Pel un compagno Dante Padoan, un glovane orafo, 
si e avvidnato al oruppo invitando oli attacchini 
a non proseguire nelle loro bravate. Ma per quelli 
della 'Nuova Repubblica* e stato sufficiente che 
Dante Padoan aprisse la bocca. Sono volati insulti 
e contemporaneamente Padoan e due cittadini ac-
corsi sul posto sono stati colpiti con catene ed altri 
oggetti di ferro. Una carica selvaggia, degna delle 
pitt vUi nefandezze fasciste, un gesto da teppisti, 
da delinquenti, da vigliacchL Da un bar vicino 
sono uscite alevne persone, ma la 'Nuova Repub
blica* alia vista di una piccolo 'folia* si e di-
leguata. 

Questo U fatto su cui un intero quartiere si e 
mobUitato per dare una giusta e severa risposto. 
'Roma non e la citta dei fascisti — ha detto il 
compagno Occhetto al comizio unitario — Roma 
e la citta che ha gia dato prova del suo impegno 
antifascista battendo le destre nella lotta di Resi-
stenza, nelle elezionl, nel luglio '60, nelle fabbri-
che e aWUnivertita. Non c'e piu posto a Roma 
per i fascisti di vecchio e di nuovo stampo. E non 
c'e posto per i pacciardiani che cercano in questi 
giorni di vigQia elettorale di dlsturbare i cittadini, 
di create confusione. Stiamo celebrando U Ven-
temale della Resistenzn e ricordiamo che tutte le 
lotte che la classe operaia ha condotto In Italia 
hanno permesso alia democrazia di compiere un 
potente passo in avantL 

«E* vero che dopo la Resistenza c'e stata la rot-
tura delle forze democratiche, la restaurazione ca
pitalistico, ma lo spirito delta lotta dl Liberazione 
e andato avanti in modo parOcolare tra le nuove 
generazioni che ancora una volta si stringono at-
torno alia bandiera deirunita. Viviamo nel sistema 
del capitallsmo monopolistico di stato che concen-
tra U potere economieo m le decisionl politiche 
nelle mani di gruppi ristretti, di fronte a questa 
situazione U Portamento, a volte, viene svuotato, 
e si diffonde in certi settori la sfiducia nette orga-
nizzazioni democratiche, 

'Anche la programmazione capitalista, di cui 
tanto si porta, altro non e che uno dei tantl sistemi 
per imbrigllare la spinta delle masse e per difen-
dere I profttti dei grandl monopolL Occorre battere 
le posizionl di scetticismo e dl sfiducia afflnchi la 
democrazia non appaia comuione, incertezza, ma 
rasma politico e morale, ma strumento organico 
per risolvere i problem! del popolo. Oggi siamo qui 
per manlfestare contro U fascUrmo, rappresentiamo 
partM dlversi, ma siamo uniti per dire a nostro 
"no" al passato, • rieerefciafno runtta per dire 
"si" ad un nuovo corso che die alle masse ftducia 
nelle istiruxsoni democratiche, per uno stato M d>. 

rtnle. I* un eummimo difficile che viene 
In tvtti I modi dalle destre, spettsi ai 

giovani della sinistra italiana aprire la strada per 
portare il paese sulla via della democrazia e del 
socialismo ». . • 

Hanno inoltre parlato i compagnl Scandone della 
segreteria della Fgs del Psi e PupUlo, segretario • 
nazionaie della Fgs del Psiup. Scandone dopo aver 
affermato che in Italia esiste una profonda unita 
sui temi dell'antifascismo ha invocato un piu ener-
gico intervento del governo e delle forze di po-
llzia per porre fine alle provocazioni fasciste. 

'Jl movimento di Pacciardi — ha detto Scan
done — propone una ridlcola ed assurda soluzione 
per i problemi della democrazia in Italia: e per 
questo che occorre sviluppare il processo democra
tica, rendere viva e diretta la partecipazione delle 
masse lavoratrici alia direzione della vita pubbli
ca. La nuova generazione e piu avanti della prece-
dente nella ricera di soluzlonl nuove da prospet-
tare al paese Jinche qui si pone U tema deU'unita 
per risolvere i problemi della democrazia*. 
• Pupillo ha ricordato che la teppaglia fascista, 
oggi presente nel movimento di * Nuova Repub
blica*, ha gia ricevuto sonore lezioni dai cittadini 
e dai giovani democratici. 'Non sono i nostalgici, 
comunque, che ci impressionano — ha detto Pu
pillo — c'e nella societa italiana un pericolo di 
eversione, vi sono pericoli di autoritarismo la cui 
trama e racchiusa nella direzione dei grandi grup
pi monopolistici. Occorre, quindi, colpire U potere 
delta classe padronale poiche" sino a che il potere 
dei padroni rimane inalterato rimane in piedi una 
delle colonne del fascismo. 

'Siamo venuti a parlare al giovani non solo per 
condanare U gesto teppistico di quattro scalmanati, > 
ma per respingere ognl tentatlvo autoritario che 
contrastl I'accesso al potere delle classi lavoratrici *. 

Alia protest a antifascista dei giovani ha fatto eco 
la solita voce reazionaria di un quotidiano romano 
che sui fatti di Monte Sacro ha dato una versione 
pittoresca invertendo i rapporti di forza e facendo 
Hgurare la provocazione come una perfetta mano-
vra dei comunisti. Per * II Tempo ; infatti, i ' de
mocratici* di 'Nuova Repubblica* erano sette, 
mentre i comunisti venti 

Unita 
della sinistra 

Ora nel circolo della Fgci dl Monte Sacro c'e 
aria di mobilltazione, ci sono tutti i compagni iscrit-
ti in questi giorni, quelli della 'Leva Togliatti* 
che hanno gia visto cosa significa essere comunlnti, 
cosa significa lottare per imporre la democrazia e 
la pace. Ed e stata una esperienza unitaria che ha 
preparato un terreno piu fertile per i contatti tra 
le forze della giovane sinistra italiana. Anche Dan
te Padoan il compagno aggredito dai fascisti era con 
noi al comizio e tanti erano i giovani che si stringe-
vano a lui. per testimonlare la loro solidarieta. 

Sull'episodlo nessuno esprime un parere discorde, 
tutti condannano U gesto, € dai giovani con i quali 
abbiamo parlato veniva un impegno per fare tern-
pre pis di Roma una citta dove II fascismo non ab
out spazio. 

E* 1'impeono dei oiocani che sere fa, nel quartiere 
di Monte Sacro, che fu uno del punti della Resi
stenza romano, hanno cantato le canzoni partigiane, 
hanno detto il loro - si • per una Italia democratica, 
Ed e anche questo un primo passo verso la pros. 
sima battaglia elettorale che vedra i giovani in 
prima fUa per battere I« posizioni Qualunouiste, per 
Imporre rwnita di tutte le forze che si rkhiamano 
agli td—H d«Oa Resistenza. 

iv CONFERENZA NAZIONAIE 
D i m RAGAZZE COMUNKTE 

IL LAV0R0 COME UN ESILIO 
Dal 1954 al 1961 l'occupazione in 

generale e aumentata del 18,27 per 
cento (da 17.303.000 a 20.465.000) 
a del 40.49 per cento (da 4.065.000 
a 5.711.000) per quanto riguarda 
l'occupazione femmlnile, il cui in-
cremento ha quindi superato quel
lo dell'occupazione in generale; e 
mentre, in agricoltura la manodo-

S>ra maschile e diminulta del 
,29 per cento quella femmlnile 

e aumentata del 33,79 per cento. 
Questo forte assorbimento di 

manodopera e dovuto alia gran-
de espansione produttiva, in que
sti annl, del capitalismo Italiano: 
lo sviluppo della produzione di 
massa e quello derivatone, dei si
stemi di lavorazione in serie, con 
parcellizzazione estrema del pro
cesso produttivo (vedi ad esem-
pio il settore dell'abbligliamecto), 
hanno comportato 11 rastrellamen-
to dl ' manodopera scarsamente 
qualificata, di giovani ed in par-
ticolare di donne e ragazze le 
quali, appunto, occupano i gra-
dini piu bassi della qualiflcazione. 

Sollecitata dalTej>pansione pro
duttiva, si e verificata una flori-
tura di piccole e medie fabbriche 
(collegate o meno con il grande 
capitate) dove appunto la mano
dopera e composta In prevalenza 
di giovani e ragazze. che lo svi
luppo della conduzione capitali-
stica in agricoltura ha ' espulso 
dalle campagne e che per la pri
ma volta entrano a lavorare in 
fabbrica. Le loro caratteristiche 
di scarsa coscienza ed inesperien-
za ne determinano una assoluta 
disponibilita da parte del padro
ne: non riconoscimento della qua-
lifica. uso ed abuso del superato 
ed insostenibile rapporto di ap-
prendistato, salario a! minimi 
contrattuali sono alcuni degli de
menti che caratterizzano la con-
dizione dei giovani e delle ra
gazze lavoratrici. 

Tuttavia gia nel 1962 ci trovia-
mo di fronte ad un rallentamen-
to dell'espansione produttiva a 
cui corrispondc una stagnazione 
nell'assorbimento di manodopera. 
Fino ad arrivare al momento at-
tuale. alia aperta esplosione della 
• erisi-: la integrazione economi-
ca (MEC), la concorrenza a li
vello europeo fc non soltanto eu-
ropeo) hanno determinato. per il 
capitalismo. la necessita di am-
modernarsL di attestarsi a pia alti 
llvelli di produttivita. di abbassa-
re i eosti. 

• Quindi coneentrazione e accen-
tramento di capital!, a cui corri-
sponde a livello politico, una 
spinta reazionaria e una involu-
iione autoritaristlca. E* quello ap
punto che sta accadendo in Ita
lia. La coneentrazione capitallsti
ca. fl ridimensionamento e 1'am-
modernamento del processo pro
duttivo. determinano respulsione 
di parte della manodopera e so-
prattutto di manodopera scarsa
mente qualificata. 

Gli ultimi datl Isco testimonia-
no dell'ondata di licenziamenti 
che ha investito i lavoratori Ita
lian!. DalTottobre *63 al luglio 
1964: 238.000 occupati in meno 
complessivamente ed una rldu-
zione di 153.000 unita nel com
plesso delle forze dl Iavoro (oc
cupati e disoccupati). Ma se si va 
a vedere quest'ultimo dato per i 
lavoratori e le lavoratrici, si ve-
de che. mentre le forze dt Iavoro 
maschfli aumentano di 18.000 uni
ta. quelle femminili diminuisco-
no di ben 171.000. Non a caso 
perb, in molte regloni, prende 
nuovo impulso fl Iavoro a dotnt-
eflfo 

Non sopibea quind! cbe la 

nile si differenz! da quella di 
tutta la classe operaia o almeno 
della parte meno qualificata ed 
i licenziamenti che la colpiscono 
son dovuti essenzialmente al suo 
carattere dl manodopera a basso 
livello di qualiflcazione. 

Sembra quindi di poter affer-
mare che la difesa dell'occupa- ; 
zione femmlnile ha senso solo se 
inserita nel quadro di una bat
taglia generale per la difesa del
l'occupazione, contro la assoluta 
disponibilita, da parte del padro-
nato, della forza Iavoro. 

La difesa dell'occupazione ac-
quista oggi un immediate signifl-
cato politico proprio in quanto 
contrasts direttamente con le ne
cessita attuali dell'accumulazione 
capitalistica. prima fra tutte quel- : 

la della creazione di un esercito 
di riserva, che abbassi il poten-
ziale di lotta e U livello di con- -
trattazione dei lavoratori, tenden-
do nello stesso tempo ad inchio- ' 
dare i Slndacati su posizionl de
fensive. 

Intrinsecamente collegata aUa 
difesa dell'occupazione e hi bat- : 

taglia per una qualificazione pro-
fessionale che garantisca a tutti, 
indipendentemente dai sesso, un 
elevate grado di preparazione cul
turale e di professionals 

Nella fase attuale dello svilup
po capitalistico in Italia e insita 
la necessita di una manodopera • 
sempre piu qualificata che con- • 
servi sempre, perb, U carattere 
di subordinazione al processo pro
duttivo. 
Cosl dagli istituti profeseionaH 

alle university si impartisce on 
tipo di istruzione tendente a crea-
re operai specializzati e tecnici 
adattabili alia necessita della pro
duzione e ideologicamente inte-
grati nel sistema; mentre d'altra 
parte si tende a spezzare l'unita 
dei lavoratori. rafforzando l'eser-
cito di riserva, creando ainnteT-
no della fabbrica division! artifi
cial! tra lavoratori e tecnici, tra 
qualificati e non qualiflcati, tra 
donne e uomini. 

SuITobbiettivo deUa rlforma 
della scuola. dall'istruzione pro-
fessionale al livello universitario. 
£ oggi possibile realizzare una 
reale urrfta di lotta tra tecnici e 
operai. tra operai e studenti e 
sviluppare una azion* politica di 
vasta portata che comprenda e 
colleghi la lotta nella fabbrica 
e quella che si svfloppa sella so
cieta tutta inters. la lotta di clas
se alia nostra generale battaglia 
politica. 

La subordinazione dl tutte le 
strutture social! appare ogei mo- ' 
mento necessario dello sviluppo 
capitalistico le cui contraddizioni 
toccano tutti gli strati sociall: e 
possibile dunque a! Partite e, 
con esso. alia Fgci. la realizzazlo-
ne di una concrete politica di 
alleanze, nel momento in cui si 
evidenzia fl valore profondamen-
te democratico della nostra bat
taglia per fl socialismo. 

Su questi temi possiamo e dob-
biamo sviluppare la nostra azlone 
verso le ragazze e, pur non dl-
mentlcando resistenza di tutti gli 
altri element! cbe rendono tanto 
Intricate e contraddittoria la con-
dizione femmlnile in Ttalia. dob-
biamo aver chiaro che il pro
blema della donna come indivi-
duo sociale quindi anche come 
lavoratrice non pud essere setto- " 
rializzato e sdsso dai problem! 
dl tutto fl movimento operate, 
perche fa tutfuno eon essi e solo 
nsj la soluzione di ess! puo trovare 
sohszione, 
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