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In nave con la FGCI 
al Festival di Algeri 

A CURA DELLA FEDERAZIONE GIOVANILE COMUNISTA ITALIANA 

Risoluzione del la 2a Conferenza 
dei giovani operai comunisti u 

11 C o m i l a t o naz ionale de l la Fgci 
per il IX Fesl ival Mondia le di-lla 
Ciovent i i e deg l i S tudent i , per la so-
l idar ie la , la pace e i 'amic iz ia che 
si terra in Alger ia da l 28 lug l io al 
7 agos to , e s ta to cos t i tu i to in Ho* 
m a . con sede in Via dei Frcntani 
n. 4. 
• II Coroitato naz iona le p r o p o n e a 
tutti j g iovani ital iani un viaggio 
ad Algeri de l la durata di d u e set' 
t i m a n e . II v iaggio aara ef fet tuato 
per via m a r e , con la nave a King 
A b d e l a z i z » , la q u a l e h attrezzata 
per le z o n e c a l d e , il c h e vuol d ire 

che e dotata di impiant i d i a r i a 
coiui iz innuta in tutti i local i . 

La nave e anche dotata di una 
pisc ina , di una sala c inematograf i -
ca e di una sala da ba l lo . 

Per tutto il per iodo del Fest ival 
daranno assicurati ai de legat i 4 pa» 
sti g iornal ier i . 

La partenza e prevista per te ore 
16 del 26 lugl io dal porlo di La Spe-
zia . (1 r i t o m o e previsto per le ore 
12 del 9 agosto . 

L ' a l l o g g i a m c n l o e di due-quattro-
ot to posti le t to per cahina . 

La quota di par tec ipaz ione ( tu t to 

cornpreso) b fissata in l ire 9 5 . 0 0 0 . 
LA quota di • prenotaz ione e defi-

n i t ivamente fissata in lire 20 .000 da 
versarsi sub i to , data la l imi tatezza 
de i post i . II versamento def in i t ivo 
dovra essere ef fet tuato pr ima del la 
partenza . 

Le . prenotaz ioni e le r ichieste di 
in formaz ion i ' d e v o n o essere indir iz-
zate a: C o m i t a l o naz iona le de l la 
Fgci per il IX Festival — via de i 
Frentani 4 , R o m a . Le stesse r ichie
ste pos sono e s sere r ivol te a Uitte l e 
sedi provinc ia l ! de l l a Federaz ione 
g iovan i l e c o m u n i s t a i ta l iana . 

Estendere Tazione di lotta per 
una nuova condizione operaia 

I I * svolta a Mllano, net 
llornl 26 e 27 magglo, la I I 
Conferenza nazionale del gio
vani operai comunisti. Un ap-
profondlto dlbattilo sul tenia 
generate della condizione ope
raia e sulle prospeltive cho 
la sltuazlone offre al movlmen-
to operalo organlzzato, ha ca-
rallerlzzalo I lavorl dl questa 
assemblea. Sulla relazione e 
sul dibattlto ha gia riferito la 
Unlta di venerdi scorso. La 
I I Conferenza, al lermine del 

' suol lavorl ha approvato una-
nlmemente una risoluzione di 
cui n* dlamo qui di seguito 

: ampl stralci. 

(...) Mai come oggi in realta ap-
pare chiaro tutto cio che le classi 
dominanti avevano cercato di na-
scondere e di Tar dimcnticare alia 
classe operaia dietro il paravento 
del miracolo: 1'acutezza dei con-
trasti di classe. la realta dello 
sfruttamento su cui questo siste-
ma fonda la sua esistenza. i pro-
fondi squilibri dello sviluppo del 
capitalismo. 

Mentre si fa strada fra strati 
sempre piu vasti di lavoratori la 
consapevolezza del reale carattere 
della crisi economica e si assotti-
gliano i margini di azione della po-
litica di centro sinistra — poiche 

v sempre minore presa hanno sulle 
masse le mistificazioni su cui rcg-

, ge — mentre c.ioe questa ipotesi 
polilica entra in crisi profonda 
dando luogo ad una situazione qua
si di vuoto di potere. si determina 
una fase nnova dello scontro di 
classe. Sen?.a attendere che la pro-
poata dellfi politica dei redditi e 
di un controllo centralizzato dei sa-
lnri venga avallata da una mag-
gioranza di forze politiche. il pa-
(Ironato vuol far pesare intera-
mente sulla classe operaia il prez-
zo delle difficolta economiche e gli 
effetti della crisi. Le lolte operaie 
degli uUimi anni c l'acuirsi della 
concorrenza internazionale hanno 
messo a nudo le debolezze del ca
pitalismo italiano: i profondi squi
libri esistenti tra i differenti set-
tori e le differenti aziende si sono 
rivelati come un freno e un osta 
colo decisivo all'ulteriore sviluppo 
e al raggiungimento di nuovi li-
velli di competitivita internazio
nale. 

II grande padronato. mentre pro 
cede a una ulteriore concentrazio-
ne capitalistica e rafforza i legami 
con i gruppi capitalistici interna-
zionali. mentre imprime profondi 
mutamenti alia struttura produtti-
va, mette mano di pari passo a un 
processo di pesante intensificazione 
dello sfruttamento. di declassamen-
to del lavoro e di attacco alia qua 
lificazione. un attacco aperto al po
tere contrattuale dei lavoratori. Si 
introducono unilateralmente nuovi 
sistemi di cottimo imponendoli ai 
lavoratori. viene assegnato nuovo 
macchinario senza negoziazione 
preventiva dei tempi, delle man
sion!, dcll'inquadramcnto profes-
sionale: si riducono unilateralmen
te gli organici. si impone un cu-
mulo di mansioni ai lavoratori ri-
masti. si accclcrano i ritmi e si 
riducono le tariffe di cottimo. 

A cid si unisce 1'attacco diretto 
ai sindacati. il tentativo di impor-
re su scala nazionale un nuovo si-
stema di rappnrti sindacali. di met-
tere una camicia di forza al sin 
dacato e di paralizzame I'iniziativa 
per i prossimi anni. di liquidare il 
potere contrattuale della classe ope
raia. • 

La posta in gioco oggi nello scon
tro tra classe operaia e padronato 
non e solo la difesa del posto di 
lavoro e d^i livelli salariali decur 
tati. e il eomplesso della condizio
ne operaia. del rapporto di lavoro. 
sono le possibility di avanzata fu 
tura, il potere contrattuale e l'au-
tonomia di classe dei lavoratori. il 
loro peso nella vita politica nazio 
nale (...). 

La risposta operaia aH'attacco 
padronale deve essere una rispa 
sta generale. una risposta di tioo 
nuovo, che imesta tutti i nodi de-
cisivi del rapporto di la\oro e che 
colpisca il padronato nei suoi nb-
bicttivi piu ambiziosi. di sfrutta
mento e di liquidazione del potere 
sindacale. una risposta che deve 
contestare partendo dalla fabbrica. 
dalla difesa delle condizioni di la 
voro. il diseeno generale del pa 
dronato. Solo supcrando ('imposts 
zione di semplice difesa del posto 
di la\oro. solo mediante una ri 
sposta che ncl vivo delle trasfor 
mazioni e dt-ll attacco alia condi 
zione di lavoro. contrasti efficace 
mfntc. fabbrica per fabbrica. il 
processo di in»rn-ihYa7inne dello 
sfruttamento. e affermi e sviluppi 
la capacita contrattuale dei lavo 

dere al tentativo del padronato e 
delle classi dominanti di dividere 
i lavoratori occupati dalla mano 
d'op°ra licenziata, di esasperare 
la concorrenza tra i lavoratori per 
batterli, e possibile combatterli in-
sieme per nuove condizioni sala
riali e di lavoro della classe ope
raia - occupata e assicurare una 
prospettiva ai lavoratori disoccu-
pati attraverso una stabile ripresa 
dei livelli di occupazione (...). 

In questa lotta che deve colle-
gare concretamente la battaglia ri-
vendicativa a una prospettiva ge
nerale di affermazione del potere 
della classe operaia e di trasfor-
mazione della struttura sociale. 
spetta ai giovani operai un ruolo 
decisivo. La loro collocazione nel
la produzione e nella societa regi-
stra le contraddizioni e i problemi 
piu acuti. coincide con il punto piu 
avanzato dello scontro di classe. 
' Cid che caratterizza la condizio 
ne della giovane classe operaia 
oggi e una capacita professionale 
nel eomplesso assai piu elevata. 
acquisita attraverso piu alti livel
li di istruzione a cui non corri-
sponde una qualitica superiore. un 
adeguato riconoscimento del reale 

valore della prestazione lavora-
tiva. 

Questo signiflca che il processo 
in atto. ' di intensificazione dello 
sfruttamento. attraverso un gene-
rale declassamento del lavoro, col-
pisce la nuova classe operaia in 
modo assai piu drammatico. Per 
questo tutti i problemi della con
dizione operaia, le esigenze fonda-
mentali dei lavoratori, e in modo 
particolare la esigenza di supera-
re la contraddizione tra le real! 
capacita professional!, e la valu-
tazione che del lavoro viene fatta 
nell'azienda capitalistica, assumo-
no aspetti piu acuti per la giovane 
classe operaia. 

Percio una nuova prospettiva di 
battaglia sindacale. che oggi deve 
sorgere dalle fabbriche. di conte 
stazione dello sfruttamento e del
la svalorizzazione del lavcro. pud 
trovare nei nuovi strati di classe 
operaia la punta avanzata dello 
schieramento. Di fronte al tenta
tivo padronale che tende a mette-
re in crisi la vecchia struttura 
delle qualiflche. fondata sul tiroci-
nio e sulla esperienza. e a legare 
di fatto la retribuzione alle qua
nta e agli attributi della macchi-

na anziche alle capacita professio
nal! dell'operaio. deve svilupparsi 
la lotta per affermare il reale va
lore di queste capacita. per af
fermare la stessa personality del 
lavoratore. che tende ad essere an 
nientata da criteri di classificazio 
ne fondati sulla valutazione delle 
mansioni. Una politica delle qua 
lifiche che esalti il ruolo dei lavo
ratori e il potere contrattuale del
la classe operaia, che realizzi una 
concreta unita di classe con i tec-
nici e gli impiegati, trova il suo 
punto di forza nella battaglia per 
il riconoscimento dei livelli di pro
fess ionals acquisiti attraverso la 
istruzione, che devono diventare il 
punto di riferimento per un nuo
vo assetto della qualificazione e 
per una nuova struttura del sa
la rio. 

Questa battaglia si inserisce in 
una prospettiva generale. che esce 
dal chiuso della fabbrica. di lot
ta per il controllo della classe ope
raia sulla struttura e la formazio-
ne del mercato del lavoro. Essa si 
collega direttamente alia lotta per 
il superamento del rapporto di ap 
prendistato per un nuovo sistema 
di istruzione e di formazione pro-

Oggi deve sorgere dalle fabbriche una nuova prospettiva di battaglia sindacale, che contrast! lo sfrutta
mento e la svalorizzazione del lavoro 

fessionale. che spezzi la struttura 
di classe della scuola e la subordi-
nazione dell'istruzione alle esigen
ze padronali di svalorizzazione del 
lavoro. e ne faccia invece un ele-
mento decisivo di forza contrat
tuale per la affermazione del reale 
valore della capacita di lavoro. 
Questa battaglia deve investire i 
problemi del collocamento della 
contrattazione e del controllo de-
gli organici aziendali 

La fase che oggi attraversiamo. 
di crisi e di riorganizzazione capi
talistica rappresenta una fase de-
cisiva dello scontro di classe tra 
lavoratori e padronato. deve di
ventare una fase di transizione. 
per la trasformazione dei rappor-
ti sociali e politici attuali verso 
il socialismo. 

La battaglia rivendicativa. la di
fesa della condizione operaia e la 
affermazione di un nuovo potere. 
non possono. per svilupparsi con 
successo. che investire i problemi 
della trasformazione della struttu
ra economica e dei rapporti tra le 
classi. Lo sbocco di questa fase 
della battaglia di classe pud esse
re soltanto o un rafforzamento del 
potere della borghesia. o al con-
trario una decisiva avanzata dal
la classe operaia che partendo dal
la acquisizione di un nuovo po
tere contrattuale e da una autono-
ma spinta rivendicativa, realizzi 
un eomplesso di riforme tale da 
modiflcare il meccanismo di accu-
mulazione e da imprimere all'eco-
nomia una direzione radtcalmente 
diversa, incida sulle strutture di 
classe. modifichi i rapporti di forza. 

Questa lotta si collega diretta
mente alia battaglia per la costru-
zione e I'affermazione di nuove 
forme di democrazia. Essa richie-
de infatti. per svilupparsi, che la 
classe operaia si organizzi in mo
do nuovo. attraverso organism! 
unitari e autonomi di direzione 
della lotta. di democrazia di fab
brica. che siano il punto di rife
rimento essenziale di una nuova 
democrazia. 

Queste nuove forme di organiz-
zazione democratic^ della lotta 
operaia, assicurando la effettiva 
partecipazione di tutti i lavoratori 
alia direzione del movimento e al
ia qualificazione degli obiettivi di 
lotta. collegando concretamente 
nella fabbrica la lotta per una 
nuova condizione operaia e la lot
ta per la modiflcazione delle strut
ture e dei rapporti di classe, deb-
bono diventare nello sviluppo del
la lotta organismi di controllo e 
di vera e propria gestione. infine, 
degli strumenti del processo di 
produzione. 

La lotta operaia pud e deve svi
lupparsi in questa fase in lotta per 
una piattaforma generale. per un 
programma organico di trasforma
zione della societa. di transizione 
verso una societa nuova. liberata 
dallo sfruttamento. verso una so 
cieta socialista. La crisi politica e 
sociale che il Paese oggi attraver 
sa non deve essere. la crisi. come 
vogliono il padronato e le classi 
dominanti. del potere contrattuale 
e della autonomia della classe ope 
raia. pud e deve essere la crisi 
dello sfruttamento e del sistema 
che su di esso si fonda 

Un rapporto dell'Ucsei 

Vita difficile in Italia 

per gli studenti stranieri 
M M 

Le responsabilita del governo e quelle del movimento studen-
tesco italiano — Elemosinano cio che per diritto dovrebbero 
avere — Le organizzazioni operanti nelle diverse ctfta italiane 

Ancora una volta sembra che I problemi degli 
studenti stranieri siano al centro dell'attenzione 
degli « organ! competent! >. Ed ancora una volta, co
me e facile arguire, i punt! principal) non sono stall 
affrontati e la situazione e rimasta al punto dl par
tenza. SI contlnua con la prassi delle inchleste, delle 
statistiche, con la segnalazione dl varie iniziative 
delle organizzazioni private, ma da parte del Mini-
stero deila P.I. non si avanzano proposte chlarlfica-
trici. Non si dice una parola agll oltre dlecimila stu
denti ospiti del nostro Paese. 

L'UCSEI, che ha presentato ultimamente un rap
porto generale (di cui pubblichiamo qui uno stral-
cio) sulla situazione degli studenti stranieri, non ha 
potuto non ri leva re come la maggioranza si* trovl 
in una precarla situazione finanziaria. . 

E a tutto cid come si provvede? Non certo con gli 
insulti (come e stato fatto nel rapporto dell'UCSEI) 
ne tantomeno con la proliferazione di entl ed Istltutl 
c assistenziali i che hanno scopi e compiti vaga-
mente definiti. 

.Se II Mlnistero della P.I . vuole affrontare II pro-

Un rapporto generale sull'attuale 
situazione degli studenti stranieri 
residenti in Italia e stato presenlato 
recentemente dall' Vfficio cenlrale 
studenti esteri. Si tralta di un sin-
golare *documentot che non affron-
ta i problemt piu volte sollevati 
dalle organizzazioni giovanxli stu-
dentesche (e da noi in particolare) 
e si limita alia pura e semplice 
enunciazione di cifre e statistiche. 

I dati si riferiscono. in parties 
lore, a tutto il giugno 1964 e la 
loro elaborazione e stata esegutta 
dall'UCSEl in base a una indagine 
effettuato sul territorio nazionale. 
Secondo il censimento da 8067 stu
denti stranieri del 1962-63 si 6 pas 
sati ai 10.023 del 1963-64. L'VCSEl 
cita come fonti di informazione gli 
uffici delle ambasciate eslere in 
Italia, le segreterie delle universita, 
degli istituti, delle scuole superiori, 
nonche una serie di «informazioni 
dirette >. 

L'aumento del 

costo della vita 
/ problemi economico finanzian 

esaminati nel rapporto riferiscono 
che il ministero degli Affari Esten 
ha portato la quota mensile delle 
borse di studio (di cui beneficiano 
circa 1800 borsisti) a 80.000 lire. 
Sono esentati completamente dalle 
tasse — secondo il rapporto del
l'UCSEI - tutti gli studenti esteri 
che hanno una media superiore ai 
27/30, e della metd quelli con una 
media superiore at 2*'30 II rap 
porto riconosce poi che la grande 
maggioranza degli studenti, che si 
mantengono a proprie spese, non 
riesce a vivere decenlemenle a cau 
sa dellaumento del costo della vita. 

Sempre a proposito dei problemi 

economico-finanziari vengono avan-
zate alcune considerazioni sui bor
sisti che dopo il periodo di studio 
previsto non abbiano terminato gli 
studi. Gli ex borsisti — afferma il 
rapporto — « non vogliono tornare 
in patria, restano qui e vivono di 
espedienti ». £ ' chiara la forzatura 
che si intende dare al eomplesso 
problema. Ma piu oltre si afferma 
(citiamo tutto cid dal resoconto del
la rivista governativa < Gioventu 
italiana *) che < esistono frequenti 
casi di studenti stranieri che ven 
gono con lillusione di trovare una 
borsa di studio (quest'anno e il ca-
so di congolesi. somali. latino-ame-
ricani) per avere inteso. chissa co
me! che in Italia basta arrivarci 
poi una sistemazione si finisce col 
trovarla sempre: vivono di arran-
giamenti. non studiano o non lo 
possono fare con profitto (...) >. Si 
tratta, come si vede. di una impo-
slazione che va respinta nella ma-
niera piu decisa in quanta non ri-
specchia la verita e altro non fa che 
eludere il tema di fondo. quello cioe 
dell'assistenza. 

t problemi dello studio, sempre 
secondo il rapporto, derivano spes-
so dalla mancanza da parte degli 
organ! competent di opportuni cri
teri di selezione d: studenti capaci 
e inoltre idonei per certe facolta 
e da parte degli studenti di una 
mancanza di conoscenza della rea
le situazione dell'insegnamento 
in Italia. II rapporto, di sfuggita, 
si occupa anche dei problemi reli-
gioso morali rilevando che « manca 
nell'ambienle universitario. quella 
dimensione umana e naturale. che 
crea altissime personality spiritual! 
(morali). anche al di fuori della 
religione cristiana » 

Sull'insertmento nella societd st 
afferma che gli studenti stranieri 
entrano facilmente « in ambienti ri-
stretti > dai quali non riescono piu 

Una dichiarazione del Segretario Regionale sardo della FGCI 

IN SARDEGNA UN VOTO CONTRO IL POTERE DEI MONOPOLI 
n 13 aiucno si voterd m Sardegna portato a nsultati che <-ono ormai 

per U nnnovo del Consialto Regio
nale dell'tsola A questo proposito 
ncordiamo la necessitd che tutta la 
orooTiizzarione si mobiliti per dare 
la concreta possibilitd. ad ogni gio-
rane emigrato sardo. di rientrare 
per esprimere il propno roto 

Sul valore del voto del 13 giugno e 
svll'impeano politico della Foci, pub 
blichiamo una dichiarazione del 
compagno Marco Lioas. Segretario 
regionale sardo della nostra or 
gamzzazione 

Tutte le iniziative politicne che. 
come federa7tono jtiovanile comuni 
sta virria stiamo conducendo in que 
sti mesi si pongono I'obbiettivo di 
contnbuire. alle prossime elezioni 
rrpionah ad una avanzata del nostro 
pdrtito pcrche si formi tin nuovo 
schieramento politico capace di affron 
tare radicalmente i grossi problemi 
che travagliano la societa sarda. 

Per questo la nostra azione ha come 
premessa indispensabile il rifiuto del 

i occupati, e possibile rispon- centro sinistra, la cui politica ha 

piu che suflicienti per considerare 
fallito U tentativo di rtsolvere il 
problema di una maggiore tiberta del 
la classe operaia. 

Gli elementi fondamentali di ijue 
sto fallimento noi li in-lividuiamo 
nell associazione del governo italiano 
alia politica amencana. che sta por 
tando il mondo suil'orlo di una 
guerra disastrosa. nelle misure anU 
congiunturah adottate per afTrontare 
la ensi economica. nella politica fal 
Iimentare della giunta regionale. che 
ha fatto del potere autonomistico 
della regione uno strumemo di ap 
poggio alio sviluppo dei gruppi mo 
nopolistici 

Battere quindi i partitt di centro 
sinistra sigmtieherebbe mettere in 
luce, ove ce ne fosse ancora biso^no. 
il carattere vertictstico e antipopoLire 
degli accordi govemativi e il ngetto 
della loro politica da parte delle 
masse lavoratrici. Per questo le ele
zioni sardo assumono un'importanza 

stico. e non a caso infatti 'utti i 
partiti. in questo momento. guarda.io 
alia Sardegna con particolare m-
teresse. 

Oggi laltemativa autonomistica e. 
per la situazione drammattca :n cui 
versa la Sardegna. non solo oossi 
bile, ma necessaria. 

L'emigrazione. che continua la sua 
parabola ascendente. rappresenta an 
cora U feoomeno piu oreoccupante 
dal punto di vista umano. In questi 
ultimi anni a It re decine di migliaia 
di giovani hanno lasciato lisola. II 
cosidetto < pencolo congiunturale * ha 
avuto anche in Sardegna la sua con-
seguenza. nonostante nell isola nessu 
no. ad eccezione dei grupoi monopo 
listici. abbia visto I ombra del mi 
racolo economico 

L attacco padronale si e sviluppato 
in forme vistose e la classe operaia 
sarda ha dovuto subire ancora il di 
sagio delta disoccupazione e del sot-
tosalario. Le classi dirigenti sarde, 
la DC col PSd'A e col PSD1. spen-

che va oltre il carattere regionali-" devano intanto i miliardi del Piano 

di Rinasciia sowcnzionando i gruppi 
monopolistici continentab e stramen 
che. non remvestendo il capitate nel 
i'isola. c succhiavano > in a lire fonne 
d patnmomo sarda 

Tiprci sono gli esempi delta Saras. 
della Rumtanca. della Gulf Oil etc. 
che hanno ricevuto regah favolosi t>al 
la Regione per tenere occupati (nelle 
forme di sfruttamento cokniale). sol 
tanto un migliaio di lavoratori. 

Non vi e dubbio cne le masse gio 
vanili abbiano dovuto subue le con 
seguenze piu pesantt di tutta questa 
politica fallimentare La mancanza 
di un lavoro stabile e qualiflcato che 
con$enta al giovane condizioni eivili 
di esistenza. e forme tatvolta macro 
scopiche di sfruttamento alle luali 
il giovane viene sottoposto obbligato 
a lavorare per 10 ore al giorno e an 
che di piu. sono elementi cne acce 
lerano la maturazione politica di tutta 
la giovane classe operaia. ma che 
la stimolano anche alia ncerca di una 
migliore prospettiva. Non e a caso, 
infatti. che delle 180.000 uniU lavo-

rative che nanno abbandonato Tisoia. 
oltre il 60 per cento sta rappresentalo 
da giovani e che I eta media dei mi 
naton di Carboma sia di il anni 

Da questi aspetti drammatici della 
realta sarda non possiamo fare a 
meno di constatare I ipocnsia cne si 
nascondeva nelle dichiarazxmi pro 
grammatiche della DC. poi fatte pro 
pne anche dal PSd A e dal PSD1. 
alia vigiba delle elezront del 1961: 

• II nostro partrto si impegna ao 
aUuare una politica del giovane. con 
sapevole che nel Piano di Kinascita 
gli imerventi destinati ai fatton 
umam dello sviluppo devono garan 
tire in particolare alle nuove ger° 
razioni un sicuro accesso ugli <mli 
la possibiliia di una gualiftcaziooe 
profes.iionale e di mestiere. una oc 
cupazione stabile e una utilizzazione 
conveniente del tempo libero Per sot 
touneare tale impcgno la DC si pro 
pone di istituire presso I ammintstra 
zione regionale un settore di com 
petenza per i problemi della gio-
vtatu*. 

U cosidetto settore di competenza 
avrebbe dovuto essere la Consulta ite 
gionale la cui proposta di Segge e 
stata insabbiata quando le forze no-
litiche giovanili respinsero la ten 
denza della DC di fare della Con 
sulta uno strumento per soflocare le 
aspirazioni dei giovani. e contra^ 
posero un orgamsmo in cui le .nasse 
giovanili potessero scegiiere autono-
mamente le soluzioni dei loro pro 
blemi 

Oggi. pert, le masse gwvanib sar
de in seguito alle pesanti contraddi 
ziom che sopportano. appena si inse 
ri5Cono attivamente nei processi pro 
duttivi e in seguito alle prime espe 
nenze di lotta. acquistano una mag 
giore coscienza politica 

Dalle lotte di questi mesi e emer 
sa con chiarezza una risposta netta 
i giovani non permettono piu che 
per il profitto dei grossi gruppi mono 
pnlistia. venga impedito il 'ibero svi 
luppo dell'individuo e disperso un 
enorme potenziale di valori umam. 

Marco Ligas 

blema deve partire dalla considerazione che gli stu
denti stranieri non possono essere definili • delusl, 
scontenti, protestatari >. Essl sono, Infatti, dei gio
vani che hanno stabilito slncerl legami dl amicizla 
con II nostro Paese. 

II movimento studentesco italiano, quindi, e ma-
turo per assumere anche direttamente precise re
sponsabilita per quanto riguarda I rapporti con gli 
studenti stranieri. 

Ma a eld si deve accompagnare un preciso Im-
pegno del Ministero della P.I. per far si che I pro
blem! che da anni sono sul fappeto vengano, final-
mente, affrontati e rlsoltl. 

Si tratta, in definitive, dl dare a tutto II settore 
dell'assistenza (borse, sussidi, studentati, pension! 
ecc.) una strutturazione adeguata alle esigenze, con
cordats con gli organismi rappresentativi degli isti
tuti. E' quanto richiedono da anni le organizzazioni 
degli studenti stranieri costrette, II piu delle volte, 
ad elemoslnare cid che per diritto dovrebbero avert. 

c.b. 

a uscire per tutto il periodo della 
loro permanenza, < Vale, in questi 
casi, la storia del tipo che melten-
do piede al di la del confine, scorge 
due dell'altro paese, uno gobbo e 
Valtro sano e si convince che U 50 
per cento della popolazione di quel 
paese & gobbal >. E' evidente anche 
qui lo spirito polemico che anima 
tali affermazioni: st vogliono pre-
sentare gli studenti stranieri sotto 
una luce tendenziosa e falsa. 

t Naturalmente — prosegue fl rap
porto — se I'ambiente o le persone 
alle quali gli studenti immediata-
mente si legano sono persone che 
vivono ai margini della societa in 
atteggiamento protestatario (e il ca
so degli esterni fuori corso o di 
flnti studenti. che approflttano del
la loro situazione per svolgere atti-
vita politiche. alle dipendenze di 
partiti e talvolta persino di amba
sciate) anch'essi Rniranno per pen-
sare. reagire. e giudicare. secondo 
i metodi appresi in quegli ambienti 
o da quelle persone. E' fra gii stu
denti che si trova no in simili si-
tuazioni, che si ritrovano poi i de-
lusi. gli scontenti. i protestatari, 
quelli infine che falliscono negli 
studi >. 

Niente « borse » 

nel periodo estivo 
Per quanto riguarda le vacanze 

il rapporto rileva le carenze at
tuali dell'organizzazione degli stu
denti stranieri in Italia ricordando 
che nel periodo estivo gli studenti 
non percepiscono borse di studio. Si 
propone, pertanto, *un efficient* 
servizio sociale che in anticipo se-
gnali le richieste degli studenti * 
le disponibilita di istituzioni ecc. >. 

Sulla strutturazione del movimen
to studentesco estero in Italia U 
rapporto fornisce un elenco di or
ganizzazioni operanti in diverse cit-
ta: BOLOGNA, Gruppo Latino-Ame
ricano. Gruppo somalo e africano, 
American medical fraternity USA; 
FERRARA, Gruppo ellenico; Fl-
RENZE. Raggruppamento latino-
americano (Celaf), Associazione 
afro-malgascia (cattolica), Associa
zione afro-a&iatica; MILANO, Asso
ciazione studenti latino -americani 
(Asia). Gruppo studenti unrversita-
ri S. Cuore; MODENA. Gruppo el
lenico; NAPOLl. Fasen. Associa
zione studenti latino-americani, 
Asia, Associazione studenti esteri; 
PADOVA, Lega studenti arabi. As
sociazione italo-indiana, Associazio
ne studenti africani; PALERMO. 
Circolo studenti greci di Palermo; 
PAV1A. Union generale Hudiants 
congolais; PERUGIA, Associazione 
afro-asiatica; PISA, Associazione 
latino amencana; ROMA, Federa
zione delle assodazhmi studenti el-
lenici in Italia. Federazione univer-
sitaria studenti traniani; 'Vnione 
studenti africani fn Italia. Associa
zione studenti irakeni, Associazione 
studenti somali in Italia, Studenti 
congolesi. Untone sludenti nigeria-
m. Comitato Crocevia. Associazione 
studenti universitah pro Deo, Ce* 
milato Casa intern Civis, Gruppo 
Rui; SIENA. Gruppo borsisti; TO
RINO. Osit; VENEZIA, Attocitaio-
ne Uaio-araba. 

• 


