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game a questo, montro propo-
niamo la nostra concezlone 
della via ituliana al sociali-
smo, e necessaria anche la ela-
borazione di una dottrina del-
lo statu cho rendu piii esplici 
tl J contenuU dl certe nostre 
formulazioni. II terzo proble
ms, inflne, connesso al prece
dent^ e quello del rapporto 
con le altre forze polltiche, 
questione su cui Sotgiu con-
corda con quanto detto nella 
relazione da Napolitano ripren-
dendo e giustamente interpre-
tando le decisionl del XII 
congresso. 

TRIVA 
L'« asse portante » della re

latione e il richiamo al carat-
tere « complesslvo i> e unltario 
della nostra piattaforma di lot-
ta sui problemj della scuola. 
"£' un richiamo da collegare 
con il giudizio positivo sulle 
lotte popolari, sulle resistenze 
ed j pericolj con l'analisl del 
fallimento del centrosinistra e 
del suo disegno riformlsta. Da 
collegare inoltre con le rlspo-
ste repressive tentate dalla 
classe dirigente che impongo-
no di precisare il giudizio sul 
«dove« si e registrato 1'attac 
co piu violento. Nel rapporto 
si afferma che questo attacco 
si e concentrato sul movlmen-
to degli student) come sul pun-
to piu debole: nva sino a cho 
punto l'awersario non ha com-
preso « anche » che il proble-
ma « non e scindibile » e che 
l'Universita chiama le questlo-
ni di tutti gli altri gradi di 
scuola, ed ha percib attacca-
to sull'Universita per fermare 
tutto? 

La risposta piii siRnificaliva 
alia repressione e venuta da 
Bologna. E fra le spiegazioni 
che si possono dare di questo 
fatto non e estranea la diffu
sa scolarita neirEmilla. il rap
porto scuola-Consigli di quar-
tiere. l'attivita delle ammini-
strazioni democratiche per le 
scuole d'infanziu, j doposcuo-
la, eec. per cui il problema 
della scuola e realmente en-
trato in tutte le famiglie. .Se 
ad esempio gli 8000 comuni 
italiani aprissoro ciascuno una 
scuola d'infanzia, si avrebbe-
ro investimentl per 400 miliar-
di e 80 mila posti dl lavoro. 
Cambierebbe il bilanclo dello 
Stato, ma significherebbe an
che portare ad impegnarsi le 
piii vaste masse popolari at-
torno al problema della scuola. 

Le esperienze delle ammini-
strazioni emiliane sono in pro-
posito qualificanti. Le assem
bler popolari sui problemi del
la scuola, del doposcuola ecc. 
sono sempre affollate. Le ini
tiative e i movimenti dal bas
so si moltiplicano. Domandia-
moci ad esempio quale aumen-
to di salario indiretto verreb-
be alle famiglie dei lavorato-
ri dalla conquista detrelfetti-
va gratuita della scuola del-
l'obbligo e della scuola a pie-
no tempo. Triva afferma che 

non esistono i margini per 
riassorbire questl problem! in 
termini riformistici, mentre 
esistono le possibility di chia-
mare alia lotta le masse po
polari nel quadro della batta-
glia per coslruire un'altertw-
tiva politica. 

La nostra forza politica de-
ve presentarsi con la sua Ul
rica dl denuncia, ma anche 
con una sua proposta positi
ve capace di indieare obbietti-
vi inunediati, a medio e a 
lungo termlne. La comunlta 
di base, il Comune, va consl-
derata una importante sede di 
organizzazione della lotta per 
la rifonna della scuola, vista 
ne-lla sua unita e complessivi-
ta. E sotto questo profilo, il 
documento dolla Commlsslone 
scuola rivela un limite nel sen-
so che non coglie il valore 
deH'assemblea dl base come 
punto di riferimento della lot
ta ma ancho come centro di 
organizzazione di un potere 
popolare nuovo, di una nunva 
presenza popolare nel setto-
re della scuola. 

PAvoum 
Questo dibattito e stato giu

stamente impostato non su una 
ennesima elaborazione di de-
finizioni del movimento stu
dentesco. bensl sulla ricerca 
di cio che vi e da fare oggi 
per la ripresa e lo sviluppo 
della lotta. Non vi e alcun 
dubbio che 1 comunistl devo 
no indicare le profonde rifor-
mc di cui la scuola e l'univer-
sita hanno bisogno e battersi 
per queste rifonne. Ma — tut-
ta la nostra esperienza ce lo 
dice — anche la piii perfet-
ta piattaforma dl riforma non 
conduce a uno sbocco politico 
positivo se non e sostenula 
da un movimento dt massa e 
se non e collegata al movimen
to. Questa e attualmente la 
questione fondamentale. Lo 
stesso vale per la tattlca par-
lamentare: e assurdo disco-
noscere certe eslgenze tnttiche 
e non si pub certo ossere d'ac-
cordo con quantl vedono in 
un episodio di astensione chis-
sa quali svolte strategiche; 
tuttavia occorre tenere presen-
ti in ogni momento i riflessi 
che le nostre iniziatlve hanno, 
appunto sul terreno del colle-
gamento col movimento e del 
suo rilancio. 

La ragione prlncipale del-
l'attuale relativa crisi del mo
vimento nella universita sta 
nell'incapacita non tanto di 
darsi degll obiettivl, quanto 
di mantenerll, di «gesllrli ». 
II timore costante della « inte-
grabilita u. il timore di con-
segulre risultati, di ottenere 
success! parziali, porta a rin-
negare uno dopo l'altro oblet-
tivi pur interessanti e avan-
zati. E allora o si vive so
lo sullo scontro o si riplega 
sull'illusione <un poco illumi-
nistica e missionaria. anche 
se rispettabile) di costmire 
quadri per il future attraver-
so un'opera di educazione dot-
trinaria e non attraverso la 

lotta. Questo dev'essere il cen
tro della nostra critica, che 
investe il movimento studen-
tesco nel suo insieme, tissai 
piii e prima che correr dietro 
alle teorie anarchiche o spon-
taneistiche di qualcho grup-
petto. Abbiamo elaborato una 
serie dl oblettivj (irganJci d| 
fondo, verifichlamoli costante-
mpnte nella pratlca, portia-
moli avanti senza complessi 
nelle universita attraverso la 
azione dei nostri compagnl stu
dent!, fucciamo si Innanzltut-
to che essi divengano convin-
to patrlmonio dl tutto il no
stra partito e della classe opo-
raia. Non si tratta di avere 
ragione in astratto (e abba-
stanza facile avere ragione 
nel confront I di Scalzone o Ca-
panna), ma di avere ragione 
in concreto, cioe contribuendo 
a rimettero in moto le nuis.-
se, nelle loro autonoma espres-
sioni. Ce largo campo per la 
nostra azione in questo mo
mento, e le contradaizloni uro-
foiule in cui si dibatte I'av-
versario lo dimostraiiu. 

Un discorso a parte va fat. 
to sui nostri rapporti, anche 
polemici, con detenninati set • 
tori della cultura italiana, 
gruppl, rivlste, ecc, le cui 
posirioni si intreceiano a vol
te con le posizioni del movi
niento studentesco ma che non 
po.ssono ossere considerati nb 

coincident! ne omogenei con es-
so. Tali settori subiscono fre
quent! oscillazir.ji!. fiiitiunj e 
modifiche. a causa della loro 
stessa natura (basta confron-
ture ad esempio il n.iolo po
sitivo svolto dal gruppo di 
« Quindicl » nll'epoca delle ele-
zioni del 19 maggio con le s ih 
attuali disponibilita vorso pa
st icciate confluenze anticomu-
niste). Ma dobblamo stare 
bene attenti a mantenere aper-
to con quest! gruppl e rivi-
ste un dialogo critlco sul ter
reno culturale e ideale, sen?a 
ricondurre subito meccanlca-
mente le loro impostazlonl al 
livello dello scontro politico 
immediato. 

RtKHUtt 
In una situazione pohtu-a 

e .sociule che si fa sempre 
piii rlcea dl potenzialita rin-
novntrici ma anche sempre piii 
critica, da destra e da sini
stra, cl si sfida fastidiosa-
mente e stupidamenta a sce-
gliere tra la contestazione glo-
balo e l'lnserimento. 

II XII Congresso ha gia da-
to una risposta chiara. Ma 
in queste settlmane la crisi 
del centrosinistra e la rottu-
ra degll equilibri politic! e so-
clall hunno subito una ulte-
riore accelerazlone, per cui i 
confronti politic! si sono fatti 
piii ravvlclnatl e 11 eomplto 
di dirlgere concretamente un 
grande, complesso, non urtivu-
ca e multiforme movimento di 
riforma pilotandolo fuori delle 
secche del tutto o niente e dan-
dogli nello stesso tempo obiet-
tivi concreti, via via piii avan-
zati e piii organici, richiede 

continue ed attente verifiche. 
Quella cho stlBmo facendo In 
questo CC e appunto una di 
queste verifiche. 

II rilievo che sta prenden-
do la questione dei rapporti 
con il nostro partito non e ar-
tificioso, non e pura mano-
vra, ma 6 espressione dl una 
situazione che vede il logora-
mento sia deH'unificaziono so-
cialdemocratlca, sla dell'inter-
classismo cattolico come stru-
menti di integrazione e di me-
diazione tra le masse e il po
tere. 

E' evidente che tra i dc e 
1 soeialisti e'e chl dii ai rap
porti con nol un puro obiet-
tivo trasfonnistico, dl «sup-
plenza v; per non parlare dl 
coloro che pensano a soluzioni 
autoritarie e lavorano per que
ste. 

Cl sono pero altre forze che 
danno un significato piii se-
rio e piii rinnovatoro al dia
logo con noi. 

A questo forzo nol dobbla
mo parlare con lealta e chia-
rezza. Longo h!-» detto piii vol
te che la questione del rap
porto maggloranzaopposizione 
non puo essere vista come «ga-
lateo» pftrlamentare, ma co
me rapporto con la realta, 
cioe con i movimenti e con 
i bisogni e lo esigenze che 
esprimono. Se vogliumo rende-
re chiaro 11 signillcato politi
co concreto, attimle, non d! 
metodo, <li questa affcrmazio-
ne dobbiamo sofformarcl sul
la natura reale del movimen
ti di massa. 11 punto da sot-
tolinearo *• che — a ben guai-
riare — il movimento (coin-
pveso 11 movimento del giova-
nl e degll studenti) non espri-
mo solo una protosta, un ri-
fiuto, n6 esso 6 tale da ren-
dero meno credlblle, se non 
addirittura impruticabile, una 
strategia delle riforme. Una 
analisi oggettiva del proble
ma della scuola cl conferma 
inveee che determinate struttu-
re e cerniere (storlcamente de
terminate! dl questo blocco ca-
pitalista entrano in crisi. Ma 
se e cos I lecco la risposta 
concreta a un certo astratto 
masbimalismo) non possiamo 
limitarci a sommare gll ope-
rai agll studenti e rcclnmaro 
a voce piii altn 11 socialising. 
Possiamo inveca far di piii 
o di meglio. Possiamo vedere 
con piii chiarezza, e in con
creto (rinnovando anche cio 
che e'e da rinnovare nella no
stra visione) come, con chi, per 
quali vie la prospettiva del 
socialismo, cioe della costru-
zione di un nuovo blocco di 
potere si fa reale. 

Andremo presto a una cri
si? A una stretta drammati-
ca? E" possiblle. Ma se co-
struiamo il moviniento nel sen-
so di approfondirlo, articolar-
lo sociahtiente e politicnmente 
(e non soltanto di accelerarlo). 
la crisi si giochera sul terre
no della costmzione delle al-
leanze di classe, dei contenu-
ti e degll obiettivl concreti del
le lotte. degli sbocchi politic! 
successivi; si giocherh cioe su 

un terreno positivo, e anche 
degll Incontrl politicl posltlvi. 

Ecco la risposta seria e re-
sponsabile che nol diamo alle 
sinistre democratiche. Se que
sta e la natura del movinien
to esse non possono intende-
re il rapporto con noi nel sen-
so dl impegnarci come forza 
dl sostegno e dl copertura per 
operaaloni di rifonna che non 
portlno per6 rotture gravi con 
le forze capitalistiche domi
nant! e con le loro espressio-
ni politiche. 

L'argomento con cui viene 
giustificata questa linea 6 no-
to: tuorl dl essa — si dice — 
si andrebbe al contrattacco del
la destra e al crollo delle isti-
tuzioni democratiche. Innanzi-
tutto deve essere chiaro che 
gli istituti rappresentativi (dal 
Parlamento ai comuni, alle re-
gloni) sono gift statl mutilati 
e distort! per il niixlo con 
cul in quest! annl sono stati 
costruiti i meccanismi del po
tere; e cosl le stesse forzo j>o-

litiche sono state corrotte e mu
tate nel profondo. 

Per cul non si trutta solo dl 
ripristinare il galateo parla-
mentAre. SI tratta invtve di 
trasformare quest! istituti, i 
jiartlil, e il loro rapporto con 
le masse ed 11 Pause. Ma su 
questo e vero bisogna aliora 
intendere tutto il significato 
non polemlco — e tanto me
no avventuristico — ma posi
tivo del nostro rlchianio a son-
cepire il rapporto eon noi c\l-
me rapporto con la re.iltii cii 
un movimento che se, da una 
parte, chiede una rottura oel-
l'oquillbrlo ai'tuale. uno seo:i-
tro di fondo e non puo quia-
di essero ridotto, moniti.-ai'.), 
svuotato della sua cane.i al-
ternativa (a chi gioverebbe? 
solo alia destra) dall'altra o 
tale (o meglio puo essere ta
lc: tutto dipondfl dalla diie-
ziono) che approsta, fornlsce i 
materiali per la costnizione di 
una nuova unitii, di un nuo
vo blocco di forze polifiche o! 
trech^ sociali. dl un nuovo u: 
dine, di una nuova deauiera-
zia. 

Su questa questione si «'• so: 
fennato Reichlin stahilendo \u\ 
rapporto tra la natura del mo
viniento studentesco, la sua 
ereatlvith democratic:! e hi 
strategia del movimento ope-
raio (riforme e potere). L'gli 
ha risposto cosi alia questione 
posta dn Lucio Lombardo Hn-
dice; scegliamo di funzionare 
da «supplenza» di un rifor-
mlsmo che non ha piii liato 
e forza per resistere alia ores 
sione della desi'ra oppure ci 
impegninmo sul scrio e u fondo 
nella costnizione di un nuovo 
blooco politico e sociale? .'1 si
gnificato politico di questo CC 
non sta tanto nella dichiara 
zione — owia — di intenzio-
ni che noi facclamo (« no» 
alia supplenza) quanto nel fat-
to che sul terreno pratlco de 
gll obiettivi e degli impegnl di 
lotta operiamo una saldatura 
fra il movimento degli studen
ti e il moviniento operoio. 

pistmi 
Esprime il suo accordo su-

gli obiettivi e sul contenuto 
della « riforma della scuola » 
indicati nel rapporto di Na
politano, fa notare perd clie 
iwcorre scendere nel concreto 
della lotta politica attualo e 
dello proposte. 

Acquislre il movimento stu
dentesco alia validita della no
stra strategia delle riforme 
quale momento essenziale del
la trasformazione radicale in 
senso socialista della societa 
italiana e possibilo se si ha 
una visiono unitaria del pro
blema della scuola e se si 
tlene conto della esperienza 
che ha dovuto fare il movi
mento studentesco in questi 
ultimi anni. 

L'esporlenza degll ultimi an
ni ha rafforzato nel movimen
to studentesco la coseienza cho 
la contestazione deve essere 
globale, investiro tutto il si-
stema sociale; ha rafforzato 
la sfiducia nelle cosl dette 
« riforme », il timore che esse 
servano solo interessi corpo-
rativi e tutt'al piu a raziona-
lizzare il sistoma. Per6 ha 
nortato questa coseienza ad un 
livello superlore, che lascla 
adlto alia comprenslone di una 
linea politica di «riforme», 
intese non settorialmente, stac
cato le une dalle altre, ma 
quali moment! unitarl della 
lotta generate per il sociali
smo. Moment! necessari dl 
fronte ad una posizione nichi-
lista che vuole la «distru/io-
ne » dell'Unlvorslta. posizione 
di alcune frange del movimen
to in net to regresso. 

Per questo le nostre parole 
d'ordine devono essere chiaro 
e concrete, frutto dl una ela
borazione collettivn, in cul in-
tervenga il movimento stu
dentesco, prive dl meschlnith 
corporative, imnrontato a un 
preclso senso dl classe e dl 
lotta. 

Cio deve valere per il dl-
ritto alio studio e il salario 
alio studento, che potranno 
realizzarsi pienamente solo 
con una societa soclalista, ma 
che per ora devono slgniflca-
ie un salario dato a figll di 
conuidinl, di operal, dt Imple-
gati di gnido non elevato o di 
altri ceti lavoratorl e un trut-
tamento particolare degll stu-
denti-la\*oratori. CI6 deve va
lere nella lotta contro 1'auto-
ritarismo, il quale perche non 
rlsorga sotto altre forme, de
ve slgnificare la contlnua pre-
senza del movimento studen
tesco nel governo dell'Oniver-
sita. non per essere integrato. 
ma per esercifare il suo con-

trollo sin per l'ordinamento de
gli studi, sia sul corpo docen-
te che per i rapporti con la 
societa. 

Cio deve valere per la rifor
ma dell'ordinamento. Sulla fi-
gura del docente unico Pesen-
ti si dichiara d'accordo con 
quanto e detto nolla relazione 
e con l'intervento del compa-
gno Vianello. 

Propone che le cellule unl-
versitarie in cui vi sono tut
te le componenti della vita 

unlversitaria, si facoiano pro-
motrlcl dl anemblee nelle Uni
versita, aporte a tutti, in cui 
si riferisca sulla attuale ses-
sione del CC e si discutano 
le linee di una riforma qua
le noi la intendiaino. 

BORGHIHI 
Ui crisi polivica del movi

mento smdentesco che si ma-
nifesta sia nella sua incapa-
cita a dare continuitii a ca-
rattere di massa (quindi orga
niza t ions) alia sua lotta, sta 
nella polverizzazlono e fran-
tumazione ideologlca in atto 
al suo interno, rende oggi mol-
to piii difficile lo sviluppo di 
un reale processo di riforma 
il quale per poter sviluppa-
re posit lvamente abbisogna 
del contribute atiivo. consa-
pevole, organirzato, dl un va-
sto arco di forze sociali: stu-
denti, docenti. classe operala 
e masse lavoratrici. Senza lo 
impegno permanento e la sal-
datura unitaria di questo ar
co dl forze sociali interne od 
csterne alia Universita e alia 
scuola non pub esservl svilup
po di un processo di rifonna 
perche tale processo non 
avrebbe gambe su cui cam-
mlnare. 

II nostro impegno deve 
dunquo andaro oggi in una du
plies direztone: da im lato 
dobblamo realizzaro alcune 
conquiste a livello politico par-
lamentare che spezzando al-
cunl anelli declsivl dollu cate
na autoritarla o dl classe nel
la scuola facilitino la cresci-
ta e lo sviluppo del movinien
to; dall'altro dobblamo conso-
lidare e unlficare tutte le con-
ponenti del movimento (stu
denti, docenti, classe operala) 
facendole scendere in lotta 
contemporaneamenVe. Per fa
ro questo dobbiamo innanzi-

tutto deflnlre con chiarezza 11 
terreno su cul il movimento 
pub svllupparsi e un'ficarsl. 
Tnle terreno non a quello 
escluslvamente « interno » al
ia scuola, quindi settorialo o 

corporativo, come vorrebbero 
i sostenitori delta ortodos-
sin sindacale, nft tanto meno 
quello esterno alia scuola co
me vorrebbero i varl gruppet-
ri. Entrambe queste posizio
ni sono sbagliate e condanna-
no alia schlzofrenla politica 
il movimento perche nascono 
da una errata valutazlone del 
rapporto nuovo che si e in-
staurato fra scuola e societa 
e che fa della scuola, non un 
terreno 'neutro, meramente 
ideologico, ma un terreno dl 
contraddizioni e di scontro di 
olasse. 

II terreno sul quale deve 
svllupparsi l'inizlativa rivolu 
zionaria del moviniento rifor-
matore e inveee quello, molto 
preclso e ben deflnivo che sta 
tra la scuola e la societa, tra 
la organizzazlone degll studi, 
la ricerca e l'apparato produt-
tivo, il mercato del lavoro. 

Su questo terreno pub e de

ve awenlre la saldatura fra 
le forze interne all'Unlversita 
e quelle estorne. Tale salda
tura perb si reallzza intorno 
ad una ipotesi strategics ca
pace di vivere nell'iniziativa 
concrei"a del movimento e di 
farlo andare avanti. Tale ipo, 
tosi e quella definita al XII 
Congresso e che, per quanto 
riguarda la scuola, comporta 
lo sviluppo dl una iniziativa 
per realizzare a partire da 
oggi una «gestione social© 
alternativa» della scuola che 
la ponga al servizio delle esi. 
genze di sviluppo del paeso. 

Gestione sociale alternativa 
signlfica rapporto nuovo fra 
scuola e societa, fra ricerca, 
formazione professionale e svl. 
luppo economico, signitica no-
gazione dell'uso classista della 
scienza e della cultura. Tale 
gestione perb non pub risulta-
re che dallo sviluppo reale 
del movimento, da una inizia
tiva, continua, organizzata dl 
massa, dalla creazlone di una 
fitta rete di nuovi istituti de 
mocratici e da centri di ag-
gregazione culturale nuovi. So 
lo cosl la battoglirt per la ri
forma della scuola si deflnlsce 
come una grande battaglia di 
riiuiovamento morale ed Intel-
lettualo, come una battaglia 
per il socialismo. 

G. BiRUHGUiR 
II compagno Giovanni Dor-

linguer afferma che la scuola 
rappresenta oggi uno dei pun. 
tl piii doboll o vulnorabill del 
centrosinistra, o piu in gene-
rale dell'egenionia borghese, 
per I'incapaclta di dare soluzio
ni a lungo tormino alle esi. 
genzo del pause, perchfe alia 
gulda della souola e dei glo-
\"ani pub ospirare solo chl sia 
portatore dl una concezlone 
del mondo globale e innova-
trice, perche finora il gover
no ha esercltato una media-
zione a basso livello, e non 
un tentativo riformlstico serio, 

Le tre leggi scolastlche fi-
noru approvate hanno dichla-
rato carattore di provvisorie-
til, il progotto per 1'Universi
ta. su slngoli puntt piu «avan-
zato » del piano Gul, e in ri-
tardo maggiore rlspetto alio 
eslgenze della scuola. alio ri-
chleste del paese. alia matu-
raziona degll studenti e del 
docenti. 

Tuttavia questo che e un ter
reno vulneroblle del centro
sinistra non vede ancora lot
te sociali ample e avanzate 
della classe operaia. Su cib 
occorre rlflettere, sulle respon-
sabllltd anche nostre, pur se 
dl segno contrarlo a quelle 
del governo. Ad esempio, nel
le famlgllo del lavoratorl esi-
ste grande sensibllita sul pro
blema del dlrltto alio studio, 
ma a livello individuate. Non 
vi a ancora consapevolezza che 
come si lotta per i salarl co
sl si pub condurre una lotta 
sociale e politica per abbatte-
re lo «zone cul tural ly L'esi-
genza e quella di far valere 
il peso della olasse operaia 

ed ottenere obblettivl reall e 
persegulbilt n breve portodo, 
da portare avanti in una for
te vlslone dl prospettiva del
lo sviluppo sociale. 

I temi di un impegno aln-
dacale su questo torreno pos
sono aprire lo spailo alia lot
ta generate per il controjlo 
dei lavoratori sulla formaalo-
ne, il collocamento e 1'occu-
pazione delta forza lavoro, 
coinvolgendo I'insleme della 
scuola, le tendenze dello svi
luppo economico, lo sviluppo 
e l'oriontamento dolla ricerca 
scientifica. L'esperienza dogll 
ultimi mesi dlmostra one 
quando il movimento dei la
voratori pone un tema dl lot-
ta preclso e gli imprlme un 
resplro generate, rlesce a ot
tenere vaste alleanze e a vln-
cere. Emerge piii in nenerale 
il ruolo accroscluto della clas
se operaia nella societa italia
na. che costitutsce una critica 
dl massa alle te*i marcu-
siane e stimola una esigenza 
di ripensatnento per il rno-
vlmento studentesco nell'Ooci-
dento ma esige anche una 
consapevolezza della nostra 
crescente responsabilita. 

Da ultimo Berllngner, avan-
za una serie di proposta: *!a-
lK>nire forme di lctta e inizia
tlve dl massa sul problema 
del dlrltto alio studio: propor 
re a tutte le fone della alni-
stra una «glornota nadona-
le u deiruniversita. Indira due 
assemblee nazionali dl studen
ti o docenti (una per le scuo 
lo medte. l'altro per l'Univer 
sitiii per parlare direttamen-
te alle masse studentesche ed 
ai d(x:onti. con la forza della 
linea del XII conu 'p^o S 
tratta infino di approfondlre 1 
temi dollo Stato e della »ua 
trasformazione, e della possi 
bilita di affermare 1'egemonia 
culturale della claase operala 
superando la tesl che « la cul 
tura domlnante e sempre quel 
la delle class! domlnantl». 

Ui riunione del Comitate 
Centrale del PCI si k conclu-
sa nella tarda serata dl l«r{ 
con I'approvazione unanlme di 
una risotuzwne wlVimpcQno 
del comunistl per la riforma 
aeiVUnlverslth e della scuola 
e la elesione delle Commis
sion* del CC. 

II Comltato centrale ha 
inoltre approvato un ordlne 
del giorno di solldarieta con 
git studenti e operai arreatati 
a Bologna, che invita il par
tito a svlluppare nel Patse 
linltiativa unitaria, di massa 
per resplngera e spezzarn la 
spirale della repressione; un 
ordine del giorno sulla stam-
pa comunisfa ed uno sulla 
situazione nella RAI-TV. Le 
concluslonl del dibattito so
no state tratte dal compa-
gno Napolitano. 

Nell' ultima seduta sono 
intervenuti inoltre i compa-
gni Vianello. Mussi, Mlnucci, 
Zangheri, Cuflaro, Kossana 
Rossanda. Chlarante, Mus
solini, Natta. Donatella Tur-
tura e Raoionieri (del loro 
interventi daremo notizia do-
manij. 
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