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AMPIO DIBATTITO SULLA RELAZIONE DEL COMPAGNO NAPOLITANO 

Comitato Centrale discute I'iniziativa del PCI 
er la riforma deila scuola e dell7 Uni versita 

Durante la seduta del Comi
tato centrale di marledt, dopo 
la relazione del coinpagno Nu-
politano, s'e initiato il dibat-
tito nel corso del quale sono 
intervertuti i segttentl corn-
pagni: 

fRANCISCONI 
Condivide il giudizio positi

ve! sui risultati sindacali can-
seguiti noH'ultiiiu) periodo « 
eulla carica di lorta espressa 
dai lavoratori, che fanno di 
questi risultati non una ea-
micia di forza per il niovi-
mento, ma un punto di par-
tenza per nuovo. eonquiste. 
Cio costitulsce una probantc 
conferma della giustezza dollo 
scelte compiute in tema di 
autonomia dei sindacati e di 
politica unitaria della CCIL. 
Ja quale dimosrra di non co-
atituire un cedimento come 
qualcuno temeva ma di ren-
dere possibili piatlaforme 
sempre pitt avanzate. 

E' anche d'accordo con le 
proposte di riforma della scuo
la formulate nella relazione, 
che debbono essere sostenu-
te da un Rrnndo movimento 
anche per batterc le posizioni 
die considerano ogni riforma 
un modo di consoliriare il si-
sterna attuale. Dobbiamo quin-
di avere una posizione preci-
sa sulla riforma. Ma dobbia
mo anche sforzarci di indivi
d u a l meglio gli obiettivi del
la classe operaia, dei contadi-
ni. dei lavoratorl per una ri
forma della scuola come mo
do di suscitare II movimento 
e l'incontro con le altre for
ze lnteressate. 

Si tratta di identificare I 
punti nodali che fanno della 
scuola una scuola di classe, 
disenminante nei confronti 
dei figli dej lavoratori. E* ne-
cessario doe che nella rlcer-
ca dell'unlta fra movimento 
studentesco e movimento sin-
dacale si individuino gli ap-
proccl diversi degli uni e de-
gli allrl rispetto a questo pro-
blema. Perclo 11 sindacato de-
ve porre particolarmente lo 
accento su determinati teml 
e iniziativc, nel quadro gene-
rale della lotta per la rifor
ma della scuola, che garanti-
scano 1'accesso alia scuoJa a 
tutti, che annullino i crireri 
di merito legati a condlzioni 
social! prlvileglate. una scuo
la non finalizzata alle esigen
za del profltto. 

In questo quadro va rlcer-
cato un modo partlcolare dl 
approccio del sindacato alia 
lotta per la riforma, con la 
capacita dl sviluppare una pro-
ria Iniziativa su problemi che 
interesslno e impegnlno le 
grandi masse del lavoratori e 
in partlcolare sul problemi de
gli student! lavoratori, delJa 
abolizione deU'apprendlstato, 
della formazlone professlona-
le che deve essere rlportata 
all'lnterno del sistema scola-
Mlco. Questa e la condizlone 
per avere i lavoratori In que
sta lotta ed b qulndl la condi
zlone per l'unlta dl tutte le 
forze Interessate alia riforma. 
L'esperienza anche recente di-
mostra che non e facile 11 
rapporto tra movimento stu
dentesco e movimento slnda-
cale. 11 modo dl superara de
terminate Incomprensionl e di 
facilitare l'incontro e quello 
dl darcl sempre degU obietti
vi reall. perseguibili a breve 
periodo, su oui impegnare il 
movimento e la lotta, sollccl-
tando una cooperazione fra 
mondo del lavoro e della scuo
la che approfondisca t pro
blem! dello sfruttamenro del 
lavoratori. 

Da ultimo, il compagno 
FranclsconI sollecita un mag-
glore e piu diretto lmpegno 
del partita e dcglt lnsegnan-
ti comunlstl net confronti del 
Sindacato scuola della CCtlL. 

MARISA 
RODAHO 

ziom moderate che nell'attua-
le situazione non debbono 
sfuggirci. 

La compagna Kodano sostie-
ne successivamente cho 11 pro 
blema decislvo del dlritto al
io studio come punt" centra
le della lotta pnr Ja riforma, 
deve essere vit»to come pro
blema di tutva la scuola, a 
partire dalla scUola dell'obbli-
go e dalla stessa scuola ma-
tema. A differen/a di quanto 
si verifica per la scuola me
dia e I'Universita, non esiste. 
qui un movimento di lotta 
abbastan/a ampio. Occorre 
porcio avunzarc delle propo
ste precise e mettere Jn mo
vimento delle forze se non si 
viiole restaie alle petizionj di 
principio. Si tratta di far 
emorgore o generallzzare 1 mo-
mentl di lotta che gia eslsto-
no. dare spazlo e peso alle 
forze interessate, sindacati, in-
segnanti e masse femmini-
h in particolare. 

Da ultimo — dopo aver det-
to che I'estensione della scuo
la dell'obbligo a 16 anni non 
deve essere considerato un 
obiottivo terminale -~ la com
pagna Rodano affronta la que-
si'ioue del presalario agll stu-
denti, giustamente definlto cor-
rlspettlvo dl un lavoro com-
piuto. Se clo fe vero, 11 pre-
salario va generallzzato. Si do-
manda perft se non si debba-
no porre altri problemi per 
l'attuazione concrete del dlrit
to alio studio, come attrez/.a-
ture per gll student! fuori se-
de, il decenrramento delle se-
di unlversltarle, la gratulta 
del librl e delle dispense. 

La compagna Rodano si 
chiede Inflne se non si deb-
bano ripensare fuori dl ogni 
mitologia i teml dell'autono-
mia universitarlft e del rap
porto tra insegnamento e ri-
cerca onde evitaro il rischio 
che anche col ruolo unico dei 
docenti e col dipartimento, la 
Universlta non finisca per es
sere finalizzata piu agll Inte-
ressl sclentifico-culturall del 
docenti che alia effertiva pre-
parazione e agli Interessl de-
{,'11 sludentl. In tal senso ri-
tiene oecorro una rlflesslone 
ulterlore anche sulle tesl ela
borate gla da Gramscl. 

BADALONI 
Sottolmea 11 suo apprezza-

memo per alcuni dei temi sol-
levat; nella relazione del com
pagno Napolltano. ed Jn parti
colare per 11 fatto dl aver pre-
sentato 11 tema della scuola 
dl massa tn una society futu-
ra, in contrasto col carattere 
classista della scuola attuale, 
e nel contesto dello scarto fra 
svlluppo delle forze produttl-
ve e rapportl dl produzlone. 
Bisogna per6 ora affrontare 
meglio 11 problema dl un ap-
protondimento dell'esame del
le posizioni delle altre forze 
politiche e del movimento di 
massa degli studeml. 

Se il disegno delle altre for
ze politiche b quello di con-
temperare riforme e repres-
sione, per porre Ja parofa fi
ne al movimento degli studen-
ti, b necessario per nol, al 
fini di nn corretto esame po-
Utico, fare un esame dello sta
tu del movimento. Cio b im-
portante anche per misurare 
il grado In oui I teml solleva-
U dal movimento studenresco 
dl massa hanno trovato la lo-
ro traduzlone e giusta collo-
cazlono nella nostra linea po
litica. 

Dopo aver accennato al nas-
so fra autoritarismo ed lmpe-
rialismo, ed al problemi che 
ne derlvano, per urui Jtnea po
litica che si ponga l'obietti-
vo dl una via democratica al 
socialismo, il rompagno Bada-
loni ha sollevuto la questione 
del nesso universithindusrria, 
e quella del nesso fra il sa-
pere scientUleo e le isUtuzio-
ni, e ha concluso nlevando 
che il dlscorso con le altre 
forze politiche non pu6 esse
re fatto prescindendo dall'esa-
me e dalla valutazione dello 
statu del movimento studente-
ACO dl massa. 

La relazione ha giustamente 
tottohneato il significato del-
l'astensione dei senatorl co-
rnunisU sull'od.g. VJi proble
mi della scuola. Quella nostra 
j»osizione poneva in evldenza 
rimpossibilita del centrosmi-
»tra di affrontare un proble
ma come quello della rifor
ma della scuola senza un con
fronted aperto con je opposi-
siord € in par;;colare col no-
stro partito. Vcniva anche fuo-
ri con forza il prob'.oma di 
un giusto funzionamento del 
Parlamento. Si sottokneava 
lnoltre il caratrore positIVO del
la nostra battagha — emerso 
anche in tutta la \:cen^a del
le pens:oni —, che corrispon-
de alia scelra di fondo di una 

stratesia delle rifomie rompai 
ta dal XH congre^o. 

II problems dl fronte a noi 
ora e qu«>:io di una Unfa pro-
grammatica e di contenuti di 
nforma avanza'; e ngor.)-
s:. che propno per il suo n-
gore consenta 11 confronto fra 
gave.Tio e opposizione, r 
anche convergenze parziali 
che si collochuio come tappe 
su una Unea, queila linea su 
cui si p<«ssa cosrruire real-
niente un'alternatlva. La no
stra proposta di nforma, de
ve essare capace di far appa-
nre chiaro il nesso tra rifor
ma dei:a scuola v. lotta per 
cambiare i rapporn di forza 
e poluici nella soe:eta anche 
j ^ r ndare forza e ampiezza 
al movimento studentoco, og-
gi posto in ensi dalla repres-
iione e soprattuuo dalla pre-
senza di poiiz:oni estremisii-
tfie e velleitane. Ci6 k neces-
•ario anchft per combattere 1 
pericoli di xecupero » 60lu-

fIBBI 
.Stiarihi ogg: anraver>ando 

tui3 nuova fa>e del rapporto 
fru lotte oper-iie o lorte .<»tu-
dentesche, carat terizzata da 
un atteggiamento diverso de
gli studeml nei confronti del
le Jotte operaie. E' significa-
tivo m questo senso l'esem-
pio dellatttvpianiento degli 
itudenti durante le prime lot
to del gruppo Marzoito a Val-
dagno e a Pisa, c quello as-
sunto durante la piu recente 
bftttagiia degh op#rai della 
Marzotto di Vicenza. Nella pri
ma f.i>e. gi; .«.iudenfi — o al-
:i\mo una pane di ê M — an 
davano davantl alio labbnche 
per tmegnare agll operai co
me combattere il padrone; c 
fondamen:.Umenie o: andava-
no ;n funzione antt^indacale. 
Nella -^econda fast", gli studen-
ti sono andati a soloperare 
nsieme aph operai. per bat
tere inv.eme il padrone. 

Ora, neila sohdaneiu popo-
lare attorno al'.e lotte operaie, 
si sente la presenza attiva de
gli student i, c sempre plU ra-
ramente la si sente in funzio
ne antivndacale. A determina-
re questo mutato atteggia-
mento ^ servito in misura de-
rorminante il modo come si 
e mosso in que^ti ultiml tfm 
pi l. movimento sindaeale sul 
le pensloni, sul dlritto dl as-
semblea in fabbnea, sulla n-
duzlone dell'orarto dl lavoro. 
Durante queste lelte, si e crea-
to un clima diverso nella 
classe operaia, e nel rapportl 
Xra ftiucfenti e aliidacato. 

In realta, l'atteggiamento an-
tisinducale di una pane del 
movimento studentesco »i svi-
luppo dopo le lotte contrat-
tuali, lotte 1 cui risultati par-
zip.li detormlnarono zone dl 
malcomento anche fra gll ope
rai. Ora, il movimento sinda-
calo si presenta con ben altro 
bilanclo, e cio detcrmlna an
che la posizione dlversa de
gli smdenti. 

Questa presenza si sente: In-
tere cittu e province insorgo-
no in dtfesa a volte dl picco-
le fabbriehe minacciate di 
sniobilitazioxie, ponendo al 
tempo stesso 11 problema dei 
live]]} di oi'cupa/ione e dello 
svlluppo economlco: e in que
st i movimentl o sempre pre-
sente la solidarletft studente-
sca 

Ora occorre lavorare perche" 
il movimento studentesco con-
quisti una uli'eriore matura-
zione, passando dalla -soltda-
rleta con gli operai alia lot
ta per le sue speclfiche rlven-
dicazlonl. CV>sl come e neces
sario un rovesciamento dl po
sizioni, che porti Ja classe ope-
ram ad mtervenire piu con-
cretamente, e non solo in sen
so solldarlstico, nelle lotte stu-
dentesciie per la riforma del
la scuola e per 11 dlritto al
io studio, obiettivi che sono 
prop-i della classe operaia, e 
non solo degli atudentt. 

Al tempo Hlesso. Ja CGIL 
e 1 sindacati devono avere una 
loro precisa politica sulla 
scuola, non delegando agli spe
cialist! problemi che investo-
no 1'intera classe operaia. 

LOMBARDO 
RADICE 

A monte di una linea politi
ca rivoluzionaria e di rlassa 
per Ja scuola e l'Universith. 
e'e una questione teorica fon-
damentale: « Che cosa e l'Uni-
versita, che cosa e piu in ge
nerate la scuola? ». 

La scuola nella socleta ca-
pitallstica non puo essero 
messa sempllcemente sullo 
sresso piano di altrl appara-
U fnolizia e burocrazla) cha 
hanno carattere solamenta 
soprastrutturale. La scuola 
e legata in modo stretto al
le forze produttive; dl conse-
guenza sullo svlluppo della 
scuola si riflette la contrad-
dizione fondamentale tra for
ze produttive e rapportt d | 
produzlone, assumendo forme, 
partlcolari. 

La scuola b un terreno del
la lotta di classe, non un pu-
ro e semplice strumento nel
le man! dei padroni. Cade di 
conseguenza ogni teorla sugll 
obiettivi « provocated », a non 
integrabllix, vtene confermata 
la necesslta per essere buonl 
rlvolutlonarl, dl dellnearc 
obiettivi reall dl riforma e di 
realizzarli, aumentando 11 po-
tere dei lavorarorl. Dal punto 
dl vista di classe, proletarlo, 
oblettlvo primarlo b la gra
duate attenuazione di ogni ca
rattere seleUJvo (privllegiato) 
dl classe della scuola. A que
sto proposno lo credo che oc-
corra. ancora pi(> coraggiosa-
mente di quanto non si sia 
fatto, proporre e imporre iiiw 
concentrazione della spesa a 
favore dei figll di lavoratori 
In condlzloni dlsagiaVe. capa-
cl e meritevoll. Vedrei con fa
vore anche una qualiflcazio-
ne della spesa: ad esempio 
Istltuzlone dl collegi liceall o 
universitarl o Rabfak (facol-
t& operaia, sul modello sovie-
tico degli annl ventl). Essen-
zlale e pol la scuola obbli-
gatorla a pleno tempo. 

In generale, occorre prescn-
tare un programme che ci 
quallflchi pienamente coma 
nuova classe dirigente di go-
venio. Cosl, dovra essere pre-
so in considerazkme qualche 
elemento di programmazlone 
tincentivl per indiruzare ver
so una facolta pluttosto che 
un'altra, ecc.>, si dovra libe-
rare la giusta rivendicazlona 
del « ruolo untco del docenn » 
da ogni sospetto dl splrlto di 
categoria, far diventare la pa-
rola d'ordinp, « non piu catte-
dre e facolta. DipartimenU 
con docenti a pieno tempo e 
con uguali poteri ». la banriie-
ra attorno alia quale si rac-
colgono tutti cxiloro che vo-
gliono una rinascita dellUni-
vcrstta. «enza escludere una 
camera scientiflca che non 
deve essere pero piii in nl-
cun modo una scalata al po-
tere. 

Molto pericolosa b l'attuale 
franimentazione in categorie e 
addinttura in mov-menti loca-
li. Credo s:a da prendere in 
con.Mderazione l'idea di un 
«movimento per la nforma 
della scuola ». che abbia una 
struttura organizzativa elasti-
a. c'n? qumd: ron-enta una 
unif:caz;one. una nuova aggre-
gazione di for/e e una coiti-
uutta delle lorre. 

Non credo davvero al ro7-
70 nnto di un partito comu-
msta mcerto tra rin>enmen-
to nel centm-sinistra c la con-
testazione globale, puramenie 
negativa. Dae prospettive pe
ro csistono. Una e quella dl 
una parte delle forzt! di centra 
simsrra (moderate ma illumi
nate) le quali chledono al PCI 
un certo ruolo di «supplen-
za » per portare avantl un pia
no di riforma di « assestamen. 
to*, che altnmentl non nu-
sctrebbero a far pas^are. IA 
altra ft quella di una nuova 
aggregazione di forze. verso 
un nuoto blcxvo stonco, che 
passa si anche attraverso i 
partiti del centro-slnistra, ma 
che ha una sua plena auto
nomia e originalita rispetto 
agll schieramcnri partitlcl ui-
flcla.ll. rispetto all'esf/ibJI-
thment attuale. L'aooento v« 

posto su questa azione dal 
basso, dl vera e propria n-
fat rutturazione democraticu 
della vi(a del pause. In que
sto senso, occorre aiutare il 
movimento unlver.sltarlo. de
gli studenti e dei docem'i-
scienziati, a esercitare il JJO-
tere che ha gia conqiustato, 
cosl corre occorre moltlpljca-
re forme nuove di collabora-
zione politica, fondate su n-
vjste, associa/ionl, gruppi di 
impegno politico. 

SCLAVO 
In Lucanla la scuola ha una 

impronta dl classe esasperuia 
o violenta. Mancano 4 (MM) au-
le; un insegnante per cinque 
clas^i e un fenonieno diffuso. 
La frequenza della scuola me
dia unica b difficile anche per 
la Insufllcienza del slKte-
ma dei traiportl. Qulndl e'e 
anaJfabetlsmo su larga scala. 
Per le masse di si'identl me-
di d'altronde non si apre al
tra strada sicura che non sia 
quella dell'emigra/.ione. Da 
qui la forza esploslva. impo-
nente del movimento degli 
studenti medi cho, prendendo 
coscienza del propri proble
mi, in una socleta come quel 
la lucana, si sono present at i 
in certi moment! come Ja for-
•&\ di maggiore aggregaziono 
tra quelle che si battono per 
una radlcale modifica della si-
tuazlone. 

Oggi il movimento studente-
sco si e affievollto, eosi'retto 
a fare 1 conti con le pressio-
ni e 1 rlcattl dalle forze do-
minanti, ma anche con I li-
initi della propria esperienza. 
II movimento ha dovuto pa-
gare lo scotto dell'azione m-
genua, di gruppi .settari che 
invece dl preoccuparsl di da-
ro contlnuifa alia lotta dl mas
sa si esaurivano in esercita-
zioni pseudorlvoluzionarie. 
Anche nostri giovunj sclvola-
no facllmente su questo t'er-
reno, che non comporta il ci-
mento dello -studio, della ela-
borazione, del duro lavoro di 
organizzazione. 

Nostre debolezze si sono cer
to nflosse sul corso del mo
vimento studentesco e percio 
6 giusta la proposta di una 
nostra massiccia Jniziativa di-
retta che, avanzando obietti
vi reali, Investa il mondo del
la scuola. 

Ma in Lucania ha pesato 
nnche l'insufficienre movimen
to generale di lotta. Si sono 
avute battaglie lmportanti, per 
l'occupazione, contro le gab-
bie. per le pensioni, per 11 col-
locamento democratico, che 
hanno creato l'unita di impor
tant! forze social! con svilup-
pi anche sul piano politico 
specie di provinciu di Matera. 
Tutto c!6 non b pero all'altez-
za della dranunat'lca eslgenza 
dl s'rappare la Lucania al de-
stino di spopolarsl e dlssolver-
si socialmente. Intorno a que
sta esigenza (quandu e'e il pe-
ricolo che non rimangano le 
forze da impegnare in una ri-
presa generale) bisogna uni-
ficare le lone. La nuova stra-
tegia di unificazione dl tutte 
le lotte — pur nella natura-
le differenziazlone — dei con-
tadini, del braccianti, degli 
operai. degli studenti, degli in-
telleituali, e la condlzione per
che si muovano le masse in
torno a obiettivi concren con 
la prospettiva di una rlnasci-
ta della regione, evitando che 
le energle dl riscossa si di-
sperdano In scoppi rabblosi 
e isolati. In questo senso un 
nuovo ruolo decisivo, come te-
stimoniano esperienze reall 
compiute in Lucania, deve es
sere attribuito ai Comuni, qua
il centri ammatori dcllazione 
delle masse, punti di raccol-
m di forze sociali e politiche 
diverse. 

G.C. PAJITTA 
Siamo oggi In una terza fa-

se e del movimento studen-
tesco e dei nostri rapporti con 
questo movimento nel suo m-
sieme. Dopo l'esplosione mi-
ziale. che ha determmato l'in-
tprvento sulla scena della vita 
politica e sociale e mosso pri
ma I'Universita, poi la scuo
la media, questo movimento e 
dilagato a maccma d'ol-.o. Lo 
incontro con not e a n e n u t o 
anche con qualche difficolta 
da parte nostra nel rendercl 
eonto della complesslta e del-
limportanza del problema. 
Abbiamo poi a\mto un secon-
do momento in cui si sono sta-
bilitl dei contattj piu larghl 
t ra il movimento studentesco 
e il movimento operaio. Que
sta comprenstone, questo mo
mento dell'incontro sono staff 
caratterizrati da lotte comu.ii, 
da . una solidarieta — contro 
la represstone pohztesca — 
dalla nostra partec:pazior.e 
alia lotta. 

Ogtti ci troviamo di fronte 
a una terza fase. Sono venute 
maturando d:fferen?iaz:oni, si 
sono r<*si piii specifici i pro-
b'.emi del movimento studen
tesco ed b necessano. Insieme 
a un dibattito e a una lotta 
politica, una posiz:one chiara 
del nostro partito. Nol dicta-
mo con forza che riconoscia-
mo l'autonomia del movimen
to studentesco. Ma abbiamo 
bisogno di compre.idere bene 
e dt far comprendere quelle 
che intendiamo per autonomic 
Noi ricono5c:amo che il movi
mento studentesco b un movi
mento politico, che traduce 
In forme moltepltct. differen-
ziate. qualche volta contrad-
dlttorie. una manifestazlone di 
lotta sociale che investe tutti 
i problemi della socletfc e non 
solo i problemi della scuola. 
Si pona allora per nol la ne
cessity dl condurre con for/* 

la lotta per far rioonoscere 
frironoscere prima ancora che 
affrontare a nsolvere) il pro
blema della riforma dell'Uni
verslta nei confronti di quel-
Ja parte del movimento stu
dentesco che contesta persino 
l'esistenza di questo problema. 
Vuol dire porre un momento 
d*»Ua lotta (e anche della po-
lemica) per la strategia ge
nerale dello riforme e delle al-
leanzo. Dobbiamo cog lie re co
sa e'd dl posit ivo nell'affer-
niazione di conteitfizione glo-
hate: la volonta di mvestire 
la socleta nel suo Insieme, dl 
battcrsi per una prospettiva 
a lungo lennme, di chiedere 
una svolta radicale. Ma 
in questa prospettiva, nol dob-
biamo lnserire il problema de
gli obiettivi tntermedl e. quin-
di, II problema della nforma 
della scuola e della Universi-
tu. Su questa questione dob
biamo essere cluari e condur
re una polemica, una lotta 
politica per tare acquisire la 
politica del XII Congress a 
coloro con I quail partecipia-
mo alle lotte. 

Riconoscere l'autonomia del 
movimento studentesco come 
movimento politico, non puo 
voler dire riconoscere l'autono
mia come definizione autono-
ma di una politica nei con
fronti della quale noi siauio 
degli spectator! indiffercnti. 

che le esperienze antiche han
no avuto del risultati nega
tive sono state superate da-
gJ! avvenimentl. Abbiamo ac-
eettato la distruzione o la mor-
te, piu o meno per cause na-
turall, dl quello che era del 
resto abbastanza fossilizzato 
dell'organizzazione studente-
sea Non possian^o tornare a 
quelle forme di organizzazione, 
per6 non possiamo pensare che 
questa funa Iconuclasta. non 
debba lasciar posto a forme di 
organizzuzlone che tengano 
conto della nuova realta. Non 
possiamo m nessun modo ac-
eettare che un movimento po
litico, perche autanomo. che 
un movimento che ha anche 
degli elementl sindacali essen-
y.iali, come puo avere una mas-
su cosi ingente dl studenti (che 
tra J'altro rivendicano un sa
lario) non debba darsl una 
organizzazione. 

Dobbiamo rifiutare dogml, 
scheml vecchi. Penso che un 
movimento, con delle caratte-
ristiche cosl specifiche, pub 
trovare delle forme di organiz
zazione tiplehe. particolari che 
non abbiamo perb trovato an
cora. Non vogliamo farcl mae
stri di organizzazione lmpo-
nendo al movimento studente 
sco gli sehemi della nostra 
orcaniz/a/tone politica. Biso
gna partire dalla realta, Oal 
fatto che gli studenti hanno 

Un oppello del Comitato Centrale 

Una grande campagna 
per il rafforzamento 

del Partito e della FGC1 
Dai prossimi giorni fino all'inizio dell;estate 
Chiesto I'impegno di tutti i comunisti - Fra-

terno benvenuto ai 68.000 nuovi compagni 
I I Coml'afo Centrale r l -

volge un fralerno e caloroso 
benvenuto ai 68 mila nuovi 
compagni che hanno aderlto 
per la prima volta al Par
tito durante queitl prlml 
mesl dell'anno. Sono operai 
fllovanl, donne, lavoralor* di 
tulle le categorie che nella 
viva espenerua dl grandi 
lotte politiche e sociali han
no compreso tulto il valore 
e la necesiilA dell'adetione 
al Partito comunlita. 

L'afflutso dl nuovi iscriltl 
nelle lelllmar.e che hanno 
seguilo il X I I Cong ret so si 
e inlensificalo In numcrose 
organiztazlonl, particolar-
menle di fabbrlca; a tulto 
oggl 3.690 Sezlonl hanno rag 
giunto o superato II numero 
degli iscritti che at«»vano 
alia fine dello scors' anno; 
35 Kederaiioni sonc »4I« il 
90 per cento; molle organii-
tazioni local) lono oggi im-
pegnale piii a fondo nel la-
v c o per rafforzare il Par5 

tito. 
II Comitato Centrale men 

tre rileva con soddisfaiione 
queili progresil e rivolge il 
suo vivo plauso alle mi-
gllaia di militant! che si 
prodigano neU'attivita di tes 
jeramento e projelitismo ri-
chiama I'attenrione di tutti 
i compagni suM'esigema di 
una mobilitazione amaia e 
raplda del Partito per rag-
giungerc e superare gli 
iscritti dello scorso an
no, per iuperare rilardi e 
deboleizc che sono parti-
colarmente serl per alcune 
organisation! periferiche del 
Partito e della FGCI. La rea-
linazione della linea e del 

programma politico del X I I 
Congresso, la estensione del
le grand! lotte unltarle del
la clasje operaia e del po-
polo llallano e II loro ap-
prodo a sbocchl posillvl, 
esigono un piu grande nu
mero di comunisti e di gio-
vani comunisti, la nascita 
di nuove organizzazioni di 
partito nelle fabbriche, nelle 
scuole e ne! luoghi di resl-
denza, melodi di lavoro e 
dl dlrezione che In tulle le 
nostre organizzaziont pro-
muovano la piu amola par-
tecipazlone del mllilanli al 
dibattito. alle decision!, al 
lavoro del Partito. 

I I C.C. Invlta tutte le Fe-
derazioni e le Sezioni a im-
pegnarsi dai prossimi gior
ni s'mo all'inrzio dell'estafe 
in una srande campasna per 
i! raffor/amento del P.irti-
tr» c dell i FT.Cl e per i! 
surccs»o del tc^-eraniento e 
del ;iroielui=,nio. 

II Comitato Centrale chie
de a tutti i compagni, gia 
vani e anziani, dirigenti e 
semplici militant! un impe
gno continuo e personate per 
reallzzare tutte le possibility 
esistentl di portare al Par
tito, di far diventare mili
tant! d'avanguardia della 
battaglia per it socialismo t 
loro compagni dl lavoro e 
di lotte, le giovani leve del
la classe operaia e della 
scuola. 

Queste nuove forte hanno 
bisogno del Partito e il Par
tito ha bisogno di loro per
che I'ltalia avanzi sutla via 
della democrazia e del so 
cialismo 

Eoco il problema del rap
porti pohticl con l Riovani. il 
problema di una lotta politi
ca per la conquista alia linea 
del XII Congresso di a i m gio
vani. 

In questa lotta dobbiamo 
porre il problema del proseli-
tismo fra i giovani. Vogliamo 
ncercare dei compagni nuovi, 
dei mihtami attivi, dei din-
genti fra coloro che attraver-
?o quella e^rwnenza sono an
dati maturando la loro con*-v 
po»"o!er/a pohtiea-

Peconda questione: il mo
mento sindacale di ques'a 
lotta Non credo che dob
biamo fare un pa*so ln-
dietro, ldentiticandoci con 
la posizione dei compa
gni francesi. 1 quail consi-
der«no che il solo problema 
degli studejiti e quello della 
lore organizzazione sindacale. 
Ma. n.«n pos-iamo certo disco-
no^cere e Ia?ciaiv che gli stu
denti di'cono^cano il momen
to s-.ndacale- della loro R7AIV.O. 
I'n momer.to >mdacale f^.ste, 
non dobb:amo pen>are con no-
stalm.i a quando le nvend!-
ca/ton: .-tudentesche nmar.e-
vano r.e'.IV-mb'.to della •rc->*:t>-
ne dflla ca?a deah «tudenti e 
del co.-:o de'.le d^pon5?. Ma 
sare'obe dawero un errore m-
concepib:!e per dei leninisti 
pensara che quest! problemi 
non esistono. I nostri compa
gni, nel porre le nvendicazio-
ni, non possono dimenticare 
non soltanto i problemi prati-
ci del momento sindacale, ma 
anche la difesa teonca e la 
collocariore nella prospettiva 
di quest; problem!- Non pos
siamo nnunc:are a uno dei 
momenM essenziali d: ur.a 
azione concreta che puo es*eri-
derf il fronte studentesco. 

Terza questione. l prohlemi 
dell'organirzazlone. 

Penso che questo e uno del 
punti piu deboli della nostra 
azcone fino ad ocgl, anchs 
nella definizione dl una pro
spettiva. Qui ci siamo mossl 
in una situ*zione difficile, per-

maturato esperienze. dairfi";-
lemb'.ea Si fa s'rada ogsl 
la comprensione che la parte-
cipaziohe diretta non contrad-
dice nuove forme organizzati-
ve permanent!, di collegamen-
to. di orientamento ed elabo-
razione. 

Bisogna partire dall'assem-
b'.ea. d.i questa espenenza 
dei collett:vi dl base, r.on d:-
sprezzarc nessuna delle fonne 
che sembrano spontar.ee. ma, 
fatto questo. dobbiamo racco-
gliere il p:ii rapidamente pos-
Mbile :l fmtto di questa espe
nenza e riproporla anche al 
movimento studentesco, agll 
studenti in generale, perche 
con le propostf e i dinattiti, 
scaturiscano anche delle con
clusion!. 

Quello che e necessario « 
la consapovolezza del.'a diff;-
co!ta di questo compito. e il 
cora^rcio polAici di affermare 
la linea del r.o-To partito, di 
sosteneria e d; confron-aria 
cor. i fatti e d: raccoghere 
con r.o\ queili che rsi^-or.o ac-
ce":arla e combafere r^n no:. 

GARAVINI 
Anche 5t ;n ur.a s::ua2:or.e 

d.:(erenz:ata — ha deito :1 
compagr.o Oaravinj — il Movi
mento studentesco sttraversa 
un momento di difftcolta, 
stretto come e tra la pressior.e 
mtimidatona delle forze del
lo Stato e de'.le autonta acca-
demiche e insieme da un ten-
tanvo nformista. sul cui esi-
to e difficile (are previs.oni 
ma certo assai p:u seno di 
quello mes.-o m atto a suo 
tempo col « piar.o Gu< » una 
stretta che rende magg'.ormen-
te difncili sia le lotte di mas 
sa che I'esatta individuazio 
ne delle prospettive di svllup
po del movimento. In queste 
condizioni, se da una parte, 
si assiste all'isolamento dej 
gruppi CAtreml del Movimento 
studentesco (che tah-olta por

ta alia loro esasperazione) dal-
l'altra si nota anche una in-
sufflciente incidenza reale del 
nostro discorso per una gran
de prospettiva unitaria delle 
lotte studentesche; se qual
che successo si e ottenuto nel 
rapporti tra lotte operale e 
movimento studentesco — 
come nel caso della Marzot
to — tuttavia le difficolta 
permangono. 

E' invece per noi importan-
tlssimo — ha detto Oaravini 
— un rllancio unitario del tMo-
vimento Studentesco che lo 
portt al di la dell'attuale mo
mento di stasi, ed in questo 
senso pu6 avere un significa
to preciso un discorso che 
parte dalla tribuna di un mo
vimento dl lotte come il no
stro che ha saputo dure, che 
da nuovi sbocchl di parte-
cipazione democratica e di po-
tere dal basso nelle fabbriche 
e che su quest! sbocchl in 
partlcolare motte fortemente 
l'accento. Essenziale e in al
tri termini un chiaro confron
to della strategia, delle lotte 
operale per reall posizioni di 
potere e partecipazione con il 
Movimento studentesco. 

Per quanto concerne i pro
blemi specifici delle « rifor
ma », Garavinl ha sottolinea-
to due punli: occorre rende-
re chiaro (e in questo sen
so non e stata utile l'astensio-
ne nel voto al Senato) che cl 
battiamo per reali soluzioni 
piii avanzate; occorre analiz-
zare fino in fondo il caratte
re stesso della riforma, per 
non correre il rischio che 
— ad esempio — I'istituzio 
ne del docente unlco finisca 
per rJsolversi neUa creazlone 
di un nuovo blocco modera-
to di docenti attorno al qua 
le potrebbe finlre per coagu-
larsi su posizioni moderate 
anche parte del movimento 
studentesco nella direzione dl 
quella cogestione che e la car
ta su cui punta anche in Fran-
cia il tentative di riforma bor-
ghese della Universlta. 

Nol dobbiamo rendere chia
ro che il nostro intendimen-
to e invece quello di dare 
maggiore spazio — nella vita 
universitaria — al Movimento 
Studentesco, dobbiamo solle-
chare la piena pubblicita di 
tutti gli atti universitari, a 
partire da queili elettivi dei 
docenti. lnoltre — per supera-
re il pericolo della creazione 
di un blooco moderato di do
centi gia indicato — dobbiamo 
rivendicare \ina unlversith ve-
nmiente aperta. Aperta non 
solo nel senso del diritto alio 
studio, di sollecitare cioe la 
line del suo carattere discri-
minatorio e di classe per con-
sentire la partecipazione a 
tutti coloro che vogliono ap-
prendere, ma anche nel senso 
che corsi e ricerche possano 
essere affidaU anche a forze 
esterne. ad apporti e sollecita-
zioni non «professionistiche», 
cioo non limltate ai docenti 
professionals e a quel mo
vimento dei lavoratori che ha 
anche nell'Universita da inse-
gnare e da contribuire alia ri-
cerca- Bisogna evitare, insom
nia, il ritorno ad una chiusu-
ra accademica di tipo tradi-
zionale ed anche quando pub 
essere provvisonamente travc-
stita con i panni della conte-
stazione ed andare ad una 
apertura necessaria pure per 
meglio contrastare l reali as-
servin.enti di fatto dt parti 
deirUniversita agli interessi 
dei grandi gruppi capitalistic!. 

Un ultimo problema, infine, 
che il partito deve affronta
re, 6 quello dei lavoratori che 
studiano: e uno strato di la
voratori giovani che il salario 
agli studenti non coprira com-
pletameme, che nmane taglta-
to fuori qualche volta dal rap
porto col movimento studente
sco proprio perche i suoi ter-
reni di lotta sono non solo 
nella scuola ma insieme neila 
scuola, e nelia fabbnea: un ter
reno sul quale la nostra ncer-
ca c la nostra iniziativa non 
si p ancora awenturata suffi-
clentemenre. 

V1EZZI 
Dj 'ronte ai prob-emi e al

'.e difficolta die attualmentc 
tra\-aghano il movimento de-
Z'A studenti il compito del 
Partito e di dare un contrjbu 
to decisivo alia sua npresa. 
nlanciando la battaglia per la 
trasformazione della scuola e 
della sooieta. Da queste di'f:-
colta traggono origins, nel mo
vimento, posir.oni sbaghate, 
che tendono a negare il s:-
gnifirato rivoluzionano della 
nostra stratccia. Spetra a noi 
e>am:nare cnticamente que
ste posiz-.on:. c^ ' . icme g'.I 
aspetti p<is-.:;vi. condurre una 
lot's idea'e c po'iitira nel mo
vimento. La d:ff;der./a nei con
fronti della stratPsTM delle ri
forme nasce da! f.n'.ore dello 
ammodemarr.'^nio de". > .<ex i , 
del settor:r.l.<:r.o. delia coze-
stior.o B:<ogna dare a quest: 
T-.Tion una ri.-p^ista chiara e 
po-^it'.va. dard.i ;! scn«o della 
rx>r:a'a di rottura della nostra 
proposta di gesf.one sociale 
della r'.forma sco!a.«t:ca. Que
sta deve essere intpsa come un 
processo di lunga durata, r.el 
corso del quale si realizzano 
conquiste parziali, relative al 
dint to alio studio, alia demo
crazia. alia didattica. che spo-
stano in a\-anti i rapporti dl 
foiza ne'.la scuola ed acce'.era-
no la ens: de: rapporti socia 
li. mantenendo un mtreccio 
p^rmanente tra lotta interna 
e lotta esterna all'ismuzione 
<w"olast!ca. I due anelh di que
sta congiunzione sono la con-
d:r.one dello studente neUa 
scuola e lliso capitahstico del 
la professione. L'altro punto 
di fondamentala importanza 
che qualifica la proposta di 
getstione soaale del:* riforma 

scolastica e costituito dagli or
ganism! di potere, come l'as-
semblea e i collettivi di studio 
e lavoro politico, attraverso 
cui gli studenti gestiscono in 
modo altemativo Ja crescita 
delle forze produttive nel pro
prio settore. La riforma si qua
lifica quindl come un proces
so, protagonisti del quale so 
no innanzitutto gli studenti, 
m un nuovo rapporto con le 
for^e politiche e I'iniziativa 
parlumentare. La lotta per la 
geslione sociale della riforma 
scolastica dlventa cosl un mo
mento della piii generate bat
taglia per laggregazlone di un 
nuovo blocco stonco dl for/e 
sociali e politiche che passa 
attraverso un rinnovamento 
profondo degli attuali lstituti 
pohticl. Nel corso di questo 
processo grande rllievo assu
me la capacita del movimen
to degli studenti di creare mo-
mentl di gestlone sociale alter-
nativa delta scuola, di cultura 
critica Bisogna pero evitare 
l'illusione dt una scuola com 
piutamente erltica noli'ambito 
di questo sistema sociale. in 
quanto tra lotta per la tra-
sformuzione della scuola e per 
il rinnovamento della socleta 
non esiste un prima e un do
po. L'obiettivo generallzzato e 
quello del controllo sulla pro
pria fonnazione e destinazio 
ne professionale. Bisogna con
durre una battaglia politica, 
anzitutto tra i nostri compa
gni, perche ci .sia una unita 
d'azione sulla nostra linea. Ma 
accanto a questo essenziale e 
la capacita del Partito dl mo-
bilitarsi sul tenia del diritto 
alio studio, investendo la clas
se operaia, e dl battere l'on-
data repressive che sta inve
stendo il movimento studente
sco. Solo in questo modo sa-
ra possibile affermare la no
stra egemonia nel movimen
to, esserne alln direzione poli
tica e non a rimorchio. Una 
volta nbaditi i concetti del 
ruolo politico e dell'autono-
mia del movimento studente
sco, si tratta di andare ad un 
confronto politico aperto; es
senziale a questo proposito e 
una presenza, politica e or-
gamzzativa. unitaria dei co
munisti nella scuola e nella 
Universita. 

FERRARA 
II giusto rlchlamo alle pre

cedent! elaborazioni condotte 
dal Partito, fin dal 1055, sul 
tema della scuola, mette in ri-
lievo da un Into la necessita 
di riconfennare la ldentifica-
zione del carattere di cJasse 
della selezione scolastica, e 
dall'altro, la necessita di evi
tare pericoli di « vuoti » fra 
elaborazione e iniziativa poli
tica, registrati nel passato. A 
questi vuoti si deve l'elemen-
to « sorpresa » de'-la crisi delle 
istituzioni universitane e del
la stessa «esplosione » del 
movimento studentesco. Oggi 
si tratta di evitare il ripro-
dursi dl questi vuoti tra ana-
lisi e iniziativa politica. Si 
tratta dunque, di assumere i-
niziative che non si nsolvano 
solo sul piano dell'incontro o 
dello scontro parlamenrare ma 
siano di massa, si realizzino 
nella lotta congiunta di stu
dent! e operai. II problema og
gi si pone in fonna acuta; e 
cio non solo perclie il movi
mento studentesco e un fatto 
nuovo ma perche e un fatto 
politico, non soltanto univer-
sitario o scolastico, del qua
le noi non dobbiamo augurar-
ci la scomparsa e la llqui-
dazione (come Ia l'awersarlo 
che cerca di domarlo con la 
repressione e di r:assorb:rlo 
con operazioni riformi^ti-
che). Centrale diventa a que
sto proposito il rapporto ope-
rai-studenti che il pariito e il 
sindacato ancora troppo spes-
si> subi>cono Si tratta, al con 
trar.o, d: rove^cure questo 
rapporto interessando forte
mente ia cia^-e operaia e le 
s ue istiiuz.iom di classe, par
tito e sindacato, a un tema 
— come quello della nforma 
della scuola — che e di strut-
tura. Lo studio come lavoro 
salanato. e tema di fondo. di 
interesse popolare, che g.a 
oggi puo diventre punto di m-
rontro fra operai e studenti, 
fa von re la eorretta impt'sta-
z:one — non corporaliva — 
deli'mtero tenia scuola-societa 
E' cv:dente che un momen
to posit ivo. di sbocca legislati
ve va trovato e accetrato. E' 
anche evidente. tuttavia, che 
qiialsiaM batfa.sha paramenia-
re. anche pt»r gh emendamen-
t: a un testo di legge, avra 
t3nto piii valore e significa
to quanto piii sara il punto 
di arrivo, di un mtenso di
battito politico che comvo'.ga 
movimento studentesco. part:-
to e sindacato. n?l quadro di 

• un vasto mnto di lotra popo-
) larp che pon^a il problema 
1 della scuola con 1 mtensita e 

!

' con : mezzi di lotta con cui la 
classe operaia pone i suoi pro 
b'.em: d: nforma ci: struttura 

j TTA q\;e>*:, \.\ ---v.o'.a dev? as
sumere un p<»sto rilevante. per-
cMe :n questo c.iso il r.es-o 
tra rifonna d: ur.a jstuuz.o 
r.^ e nforma generale della 
struttura e ev.dente e decisivo, 
anche per 1'or.entamento della 
lotta del movimento studente
sco. 

/ lavnri del CC sovo riprest 
:»n maltma alle nme Sor.o 
z'j.VrrfT.v/t r.el dibattito i sc-
c:.c:}j compign:. 

GOUWIER 
£ ' giusto. urgente e neces

sario, coma nchiamato nella 
relazione del compagno Napo
lltano, guardare meglio in fac-
cia alia realth del movimen
to studentesco per afferrare 

meglio, piii da vicino, una 
realta complessa, composlta e 
che si modifica rapidamente. 
Dobbiamo comprendero que«ta 
realta, cogllenie le intime ar-
ticola/iom vederne i centri di 
svlluppo e di elaboraxione tec-
nica e prattca per essere pre
sent! nel modo piu tempestl-
vo e puntuale nel dibattito 
e nella lotta. Ritiene utile sot-
to questo profilo dare una In-
fonnaziono sulla situazione 
delta universita di Trento e 
del movimento studentesco che 
per molt! anni e stato all'avfm-
guurdiu sia nella elaborazio
ne che nella lotta. Sottolinen-
ta tra l'altro 1'azione partico 
lare per rivendicare una di-
tnensione critica della ricer-
ca Gouthier si e sofferma 
to sulla situazione attuale, dal
le important! novita realizza-
te nella didattica, ai rapporti 
che si sono creati tra docen
ti e studenti, agll strumenti 
dl autogestione conquistati. 
Tutta una condizlone e attivi-
ta da cui esce nn sociologo 
non tecnieizzato, ma politi-
cizzato nel senso Into e orien-
tato verso 1'insegnamento. Og 
gi pero nelJ'universita di Tren 
to dopo una pausa dl rifles 
stone sta uscendo qualche co-
su d! nuovo che vede il mo
vimento studentesco mettero 
al centro il momento ideale 
politico culturale, una linea 
che tende ad estendersi nel 
movimento su piano naziona-
le. TaJe linea si fonda su al
cuni punti centrali: esigenza 
di un coordinamento naziona-
le del movimento; critica radi 
cale al sistema dei partiti e te-
si della necessita dl un loro 
superamento, tentativo di ac
quisire una linea di opposizio-
ne extraparlamentare popola 
re attraverso iniziative rami-
ficate fino a livello dei quar-
tieri: analisi che IdentJfica i 
concetti dl a riformismo» e 
« repressione u vedendo Ja ri
forma Sullo come una 
espressione della logica del ca-
pitale e arrivando quindi ad 
una sfiducia generalizzata nel
la lotta per le riforme. Da qui 
la lotta al riformismo the vie-
ne assunta come tema princi
p a l , arheolundola in tre mo-
menti: lotta alia legge Sullo, 
lotta per i contratti sindacali. 
lotta contro la NATO. In que
sta situazione e duvanti a ta 
li posizioni noi dobbiamo naf-
fermare la validita della nostra 
iniziativa che si muove non 
solo sul piano parlamentare 
ma anche nel paese, assumen
do un atteggiamento molto 
chiaro e net to. Questo anche 
per superare certe posizioni 
di attesismo e certe zone di 
ombre esistentl nel partito e 
nella FGCI che sono dovute al
ia ancora grave debolezza del
la nostra lotta sul fronte idea-
le e culturale- Non si tratta 
di fare la difesa d'ufficio del
la linea del partito, e necessa
rio invece che il partito abbia 
un contatto continuo e ravvi-
cinato con tutta la realta del 
movimento studentesco, nel di
battito e iieH'azione di lotta. 

G. SOTGIU 
Richiama l'attivita e le ini

tiative dei comunisti sul pro 
blema della scuola a partire 
dalla discussione nel comita
to centrale del 1955, sottoh-
neando la continuity dell'azio
ne del partito da un lato e 
dall'altro la necessita di una 
nflessione autocritica. In par
ticolare Ia battaglia di gran
de importanza per la conqui
sta della scuola dell'obbligo 
estesa sino ai 14 anni, batta
glia a cui dobbiamo guarda
re con soddisfazione per alcu-
ne premrsse di principle oh-> 
affermava «in partlcolare quel
lo del diritto alio studio per 
tutti) deve portarci pero an 
che ad alcune consideraz:on: 
cntiche. Oltre ai Iimiti ogget-
t'.vi e specifici della nforma. 
e da sottoimeare il problema 
pnncipale: il non esserci cioe 
resl conto che la scuola me
dia unica avrebbe messo m 
moto nuove forze social! e cu". 
turali cosi da farle diventa 
re una eomponente non se 
condana della vita politica del 
paese. Da qui il ritardo e le 
mcertezze della nostra linea 
Iamentati da tutte le part: 
Hnardo nella interpretazione 
dei fenomeni nuovi della real 
ta scolastica e nel cogbere > 
nchieste e le proposte che 
vengono avanti per 1'esplode-
re di una situazione in ensi 
da tuui l punti di \nsta, da'. 
problema delle attrezzature a 
quello dei contenuti cultural: 
e cosl via. Da qui anche l'im-
portanza di questo comitato 
centrale e della relazione che 
lo ha aperto. Tre temi cen-
trail si imponsono. In pnrno 
luogo, pariendo daile propo
ste che facciamo e cons-.de-
rando le forze interessate. e 
nostro compito ague in rr.odw 
che la battaglia invests tutta 
la ?cuola •.".npegnando r.on so-
»o gli student:, ma gh ope
rai. le masse dei lavorator-. 
gJi insegnanti. Xon in termi
ni d: sohdarieta. ma sul.a 
base di una piattaforma one 
e di interesse eomune (ved: 
la nvendieazione del dintto 
alio studio^. II secondo tema 
e quello della lotta per la n-
forma democratica della scuo
la e della universita, tema che 
ci ripona alia strategia gene
rale del partito nconfermata 
dal XII congresso. Conosc:a-
mo le cntiche del movimento 
studentesco ne: confronti del
la nostra strategia di riforma 
deli'uni vers.ta, ma da parte 
no«;ra non e sufficiente dire 
che quelle pvis:z:oni sono sba
ghate e contrapporre un mag
giore attivismo. Si tratta inve
ce di nlanciare una nostra 
strategia culturale e ideale che 
nconquisti il patnmonio cultu
rale gramsciano con tutti gli 
arnccrumenU successivi. In le-
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