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Le conclusioni del compagno Giorgio Napolitano al Comitato centrale 

Unire la lotta per la riforma della scuola e dell'Universita 
alia lotta piu generate per la trasf ormazione della societa 

Rivalutazione e sviluppo dell'ispirazione gramsciana — Non pretendiamo di parlare a nome del movimento studentesco, ma vogliamo intervenire con una linea 
che raccolga il potenziale di lotta che questo movimento esprime — La nostra astensione al Senato e stata un elemento di acutizzazione delle contraddizioni de
terminates! all'interno del centrosinistra — Aprire nel partitoun dibattito sull'indirizzo e sulla linea della nostra piattaforma — L'impegno degli studenti comunisti 

II dibattito del Comitato 
centrale del PCI, staHost 
net gtorni 2 e 3 aprile 
sul tema a L'impcgno 
del Partito neWatttiale 
situazionc politico, per 
lo sviluppo c il successo 
delle loltc popolari c 
dcll'azlone per la rifor
ma della scuola c della 
universita», c stato con-
cluso nella scrata di gin-
vcdl dal compagno Na
politano. 

Dopo aver sotlolmeato il vn 
lore e il signiflcnto della di 
scussione — che non c st.ita 
'n alcun modo una chsctissio 
ne specmlistica — Napolitano 
e innanzituttu ntornato. tencn 
da conto anche di alcune osscr 
vazioni. sul senso della scolta 

fatta e del tipo di imposta/ionc 
dato a questa nunione Noi ci 
siamo essenzialmentc — egh 
ha detto — preoccup.iti di n 
proporre una nostra linea ge 
nerale e una nostra inmativa 
come partito comunista sulle 
questioni della riforma demo 
cratica della Scuola e dell'Uni
versita. Abbiamo ntenuto d i e 
fosse assolutamente necessario 
farlo in una situazione politi
co molto contraddittona e nel-
lo stesso tempo nperta. in cm 
le questioni della Scuola e del
l'Universita hatino assunto un 
grande peso, sono diventate un 
nodo cruciale: e in una fasc 
indubbianiente critica per il 
movimento studentesco. Abbia
mo ritenuto che fosse neces
sario e urgente che il partito. 
senza pretendere di parlare a 
nome del movimento studente
sco. non impegnando altra re-
sponsabilita che la propria. 
intervenisse sulle questioni del
la Scuola e dell'Universita. 
raccoghendo l'enorme poten
ziale di lotta, l'enorme carica 
dirompente che ha espresso il 
movimento degli studenti. 

Questo noi abbiamo ritenuto 
che fosse anche un modo di 
contr ibute alia ripresa. al 
consolidamento. alio sviluppo. 
al rilancio del movimento stu 
dentesco. che fosse anche il 
modo di intervenire. direi ob 
biettivamente. in una dialetti-
ca interna estremamente intri 
cata del movimento studente
sco. Non e che lo abbiamo 
fatto dicendo agh studenti 
< questa e la linea del partito. 
se vi va bene prendetela e se 
no noi andiamo avanti per la 
nostra strada >. Intanto biso 
gna vedere se noi siamo d'ac 
cordo nel riconoscere e nel \a* 
lorizzare il fatto che quella 
che oggi proponiamo e una h 
nea in cui e vivo e profondo 
il riflesso delle esigenze. delle 
istanze che ha espresso il mo 
vimento degli studenti. e una 
linea che cornsponde a quel 
forte spostamento in a\ant i 
dei termini della battagha per 
la Scuola e TUniversita che e 
il risultato. essenzialmente. 
della esplosione studentesca. 
Inoltre. questa linea la pro 
poniamo come uno dei termini 
del confronto che vogliamo si 
realizzi tra il nostra partito e 
il movimento studentesco e al
l'interno del movimento stu
dentesco. Quindi non una li 
nea da prendere o lasciare. e 
non una linea perfettamente 
definita e chiusa in se. ma ap 
punto uno dei termini del con 
fronto che noi vogliamo si rea 
hzzi col e nel movimento stu 
dentesco. In questo modo noi 
poi entnamo anche nel vi\o 
della questione del nfiuto del 
concetto di riforma e di una 
qualsiasi lotta di nforma. che 
e una delle posizioni presenti 
le come') nel movimento stu 
dentesco. Ma entnamo nel vi-
\ o di questa questione affer 
mando, proponendo una deter-
minata linea di nforma. che 
mi pare sia co^a importante. 
per dare a questo confronto 
un suo contenuto quahficato. 
un suo contenuto concreto 

Certo la linea che qui e sta 
ta suggenta. discussa. che e 
articolata nel documento della 
Sezione Scuola che \i e stato 
presentato. e una linea la qua 
le presuppone. soHeva lnterro-
gativi teonci; innanzitutto. ne 
hanno parlato 1 compagm Lorn 
bardo Radice e Vianello. sulla 
natura e la funzione della 
Scuola. e sul modo di inter. 
dere la battagha per la n 
forma della Scuo'a e deH'Un 
\ers i ta nel quadro della no 
stra strategia di a\anzata al 
socialismo. nel quadro della 
nostra strategia di costruzione 
di un nuo\o blocco stonco 
Sono d'accordo con le cose che 
ha detto il compagno Nafta. 
con la defimzione della nostra 
battaglia nella Scuola e nel 
I "Universita come terreno fon 
damentale di lotta per 5 e g e 

monia. e sono d'accordo sul 
fatto che questo sia. tra 1 al 
tro. anche il momento per noi 
di una malutazione e di uno 
sv lluppo della isp.razione 
gramsciana. 

Dopo aver neordato q ja r /o 
iveva affermato nella ' ua re-
laaooe sulla funzione cne 

riteniamo possa assnlwre una 
Scuola e una Universita rin 
novata. e dopo aver rilevato 
come a questo pio|M>sito si sia 
manifestato un largo consen 
so, Napolitano h.i aggiunto-
certo. quando noi ditiamu que 
ste cose, noi ipoti/ziamo un 
proeesso lungo, tomple.sso. 
ininterrotto di elahora/ione e 
di lotta sul teneno (ulturale. 
sociale v politico e dobbiamo 
siiperc the tosa questo sigm 
Ilea di impegiio per il nostro 
partito. in tutte questc dire 
7ioni Un proeesso lungo. inin
terrotto. complesso. che non 
si puo riassumeie nella pre 
scnta/ione di un progetto di 
legge e nella battagha per 
una legge di nforma univeisi 
t ana In questo senso noi dob 
hiamo muoverci senza re 
stringere. tioo. tosa p°r nltrn 
che mai abbiamo fatto nop 
pure per il passato. I'nrco del 
nostro impegiio al momento 
parlamcntarc. legislatuo. e 
.senza sottovalutare I'impor 
tanza di una battagha su quel 
fionte e 1'iinportan/n dei ri-
sultati che soprattutto in que 
sto momento possiamo strap 
pare, propno per portare piu 
avanti pm la nostra lotta ge 
nerale e il nostro impegno per 
un rinnovamento della Scuola 
e dell'Universita 

Sono state fatte delle os 
serva7ioni. delle obiczioni cri 
tiche. al fatto che nel mio rap 
porto. non ci fosse una analisi 
dello stato e delle posizioni del 
movimento studentesco. Io ere 
do che quelln che innanzitutto 
ci dove interessare e impegna 
re e un bilancio attento di 
quello che 6 stato neH'ultimo 
peno<lo lo sviluppo delle lot
te. di cosa sono state le espe-
rienze positive e negative che 
si sono realizzate: e qui esi-
steva in effetti una carenza 

the non eia in al< un modo pos 
sil)ile colmaie in pi epara zione 
di (|iiesto CC. In quauto alle 
posi/ioni ideologitho e politi 
the presenti nel movimento 
degli studenti. Napolitano. do 
po aver ntordato nTt-riminli 
the nel rapporto eiano pie 
send, ha dichiarato di condi 
videre pienamente l'eslgen/a. 
affatfiata da diversi tompa 
gni. di un confronto piu ser 
iato sulle grand) questioni e 
sulle ipotesi di caratlere stra
tegics che sono in discussione 
fra gh studenti. intrecciandolo 
pero con una forte ini/iativa 
pohtic.i v culturale positiva da 
parte nostra 

Napolitano e quindi tomato 
sulle questioni poste dal torn 
pagno Pajeltn. rilevando come 
in particolare sulla questione 
dell'organiz/a/ione. vi sia sta 
to un consenso. che non signi 
flea gia indicazione di una so 
luzione mn consapevolez/a 
della necessity di cercaru del 
le strade nuove. capaci di as 
.sicunire. come diceva Borglu 
tu. contmuitn e organizznzione 
al movimento riformatore. 

Passando all'esame delle 
questioni di carattere politico 
piu generale. Napolitano si e 
dichiarato d'accordo col com 
pagno G. Rerlinguer sul punto 
the davvero oggi. le questio 
m della Scuola e della Uni 
versita costituiscono uno degli 
elementi di maggior debolez/a 
dello schieramento di centre) 
sinistra. E' nel quadro di que 
sta situazione politico che dob 
biamo vedere la questione del
la nostra astensione al Sena 
to. senza peraltro ingigantir 
ne le proporzioni. come ha to 
so a fate qualtiie tompagno. 
Noi non abbiamo mai pensato. 
non ci siamo mai illusi che 
l'o d g votato al Senato sareb-
be stato in grado di far ces-

La risoluzione 
approvata dal CC 

Al termme dei lav on il Comitato cen tn 
le del PCI ha approvato la seguuite nso 
luzione 

IL ( O M I 1 VIO tetitrale del PCI apprnva la rela'ionr di I 
eoiupapiio Napolitano «>HI compiti del I'.irlitit neH'at-

lualc *ilua*ioiie politica. per lo sviluppo r il Miiit'«>Mi delle 
lullc popolari r delTaxione per U rifnrnia drlla «rimla t-
ilcll'Lnivrr'ila. 

La rrrrnle risidiuionp dolla Direzionc del PC I sull'l'iii 
vrr*il.i, \f propose ih li'gRc comtini-lr prr>rniale in Par-
laliidlli) o <otliipo>lc alln pulildir.1 ili-rn-^iiuii' <n lilllo 
I'arro dei pnddnni M-o|j»lin (dalla «ruola mnlrnia alia 
«iuola ilrllVdildifEo, dallp nictlic suprnon all'l mvcr-ila> 
il cre<crnle i i i l e r c c dcllc for/«' polilirlu- ill «iiiiMr.i c ilrl 
ntovimrnto und.iralr runlriliiii-ronii a pru-prllarc «nlimo-
m positive al uiara^ma drlla scutila it.ili.ina. ail invr'lire 
lillln ll niovinioiilii iipi-raio r ilrnwrraln i» ill i|iic'l<> fmi 
daiiicnlalr Irina ill rinnnvainrntn, di lra«fiirma/innr rivolu-
zionaria drlla «n< D'ta ilalian.i 

bui Irmi della «ruola M «• mi-urala l.i iiiraparila delle 
rla*«i dnimnaiiti e dei povenu direlli dalla DC. e il.ii Mini 
alleali di jtuidarr d proce«o di f«»rnia/niile delle sinvaiii 
pcncrazinnl, r di iilih/irarc pienamente le ri«nr«e iiniane e 
malrnali per lo *\iluppo c m l e e mllurale del pae'e Su 
qtic-ti Irmi *i ini-ura la rapaeila della rla«-c operaia e del
le *ne orcaniirazioni. ill dar Vila ad un .unpin mnvinientu 
ill lollr *oriali e culUnali rlic «iano impermale «»» Ire nlnel-
livi qtialifiranli. 

la lotla per il dirillo alio Mmlto. i milro upm forma ill 
•-elrzione di r la"r. 1) 

O N lo »manlrllamrnlo di »lnillnre r tiulmli aulonlari per 
**) In sviluppo ill m n rfTniiva demorrana e per saran-
lir!- agli «liidenli una po—ilnhri di co-lanle ini/ialiva nella 
*rnnla. 

Q \ una nforma depli onhnamenli e ilei.li indiri /n -eola 
*^ / »lin in n:m online ill *imli II raeciiuiEiinrnln di n-a 
li pa-»i in avanti in ipir»te dirr/ioiii polra con«rnlire la 
crra/ione di un nuovo rapporto tra -uol i e «oeiet"i nn 
rapporto dmamiro. di renprora 'ollerilazione. fra la for-
mazione delle cio\am cenera/ioni e la rrall.i -oei.de del 
pac*r, imponrmln nuovi indiriz'i nello Miltippn ernnomi-
eo. nella rirerra «nentiflra. neU'oncntament" poliliro e 
mllurale dell Italia t' iiue*to il fine a em hivnena lentlere 

E;*ISTONO o^gi condi/ioni piu favorevidi per racciuu-
gerr que»ti olufllivi MJ per 1 e*pamler-i ilella popo-

la/ ione »rola*tira. per 1'rmfrifrr r rafTernur*! di I movi
mento «tudentf*eo c per le nuove po*moni d i e mvlurano 
fra i doeenli. Ma per I aerre»riulo niolo della rla*-e ope
raia r delle sue organu/a/iont nella vita del pae-e. per la 
po^Mlnlita dimoMrata in inie-la fa*<» pidilira di ollenrre 
romi' lrnli riMillali -id tern no politico t- v„n^lr 1 que-lo 
un i ienodo in em. ri-pondendo alle alle»e profon<le di i li 
toralon, lulto il partito e l<- Jnr/e della -mi-Ira Haliana 
po«*ono *nperare litnili ^ellonali n.-lla elahora/ione i n«l 
I azione MH lenu della polilira '«ola»Hra ed j - m i i i re un 
niolo ili suida nella tra»fi'rma/ione •!< IIJ vcuola ililiana e 
nella pronio/ione. re»a da eio rn rr»-aru e po.Mlule di 
una nforma inlrllelluale e morale e di un pmsr . - -o A> \\i 
• rienra e dell eronomia al tervizio depli iion.im 

I C OMPITI piu ur^enli del Pirtilo rnn-i-ionn n. I pro 
muo\ere un va»lo movimento eonlro la tendi n/a a mi 

M r̂e rrpre*»ive ni lie 'cuole e nelle I niverMli nel ilihalle 
re. approfnndire r far pro«redire quolidianvinenie nna li 
nea penerale di riforma drmorraiira profonda della *rmda 
nell'imporre rlie le lepei per la 'ruola e per I I m\er>ila 
»eatunM-ano da un confronto aperlo nelle \«teniMee elet-
l i \ e . *olleeilando 1 apporto di tulte le for/e poliuehe e «o 
eiali e «vduppando eonlemporaneamenle il ddull i to fra 
lulle le rompnnenli ilella vita iiniverMiana. nell' impecm-
re l eomuni'ti ed i siovani romiint*ti alia npre«i del mo 
vimenlo di m j - i di jli Miidenli e del doeenli >uperando 
ojni »otlo\alula/ione delle po«>>hditt o ; t i e-i-!en!i di tra 
• formare profondamenle la «eu >la ilaliana e • I• inflmre 
anrhe per fjueM'a via «ul nnnn\ imrn!n demoeraiiro e «o 
riali'ta del Pae»e 

saie hi repressione o di de 
ttrinmare un mutamento (pia 
htativo. sostan/i.de della poll 
t ua stol.istic.i del tentio sun 
stra. II nostro voto e stato 
seinphtemente un elemento di 
solletila/ione di un protesso 
politico, un elemento di acu 
ti//a/ione — come hanno di 
mostrato i fatli su<<essivi — 
delle contraddi/ioni deteimina 
tesi all'interno dello sc luer.i 
mento di centio sinistra Que 
ste tontiaddi/iom ceito sono 
state fondamentalmeiite deter 
minate dallo svilujipo delle lot
to delle masse (ttii di noi non 
ft* da discutere su questo). 
Iiero il punto su tui dohbi.imo 
metterci d'accordo c» che nel 
Parlainento si tratla di |>or 
tare avanti una a/ioue la cpia 
le esalti ccrte contraddi/ioni. 
certe possibiht.i. contribuisca 
altivamente alio sviluppo di 
determiriiiti processi K m que 
sto senso siamo tonvinti che 
si sia mosso il nostro gruppo 
at Senato e si sia rivelata 
efficace quell.i nostril deci 
sione 

Ora compagm the cosa fare? 
Noi abbiamo indicato una piat 
tiiforma. questa piattaforma t» 
da distutersi nel partito e i\>\ 
disttitersi i! piu (Missibile tra 
gh studenti. verif'eando — co 
me ha detto Chiaratite e come 
noi crediiimo — se ess.i assol 
ve resigen/a tosi acuta 
mente sentita di una saldatu 
ra tra lotla all'interno dell'Uni 
versita. tra lotta e impegno 
speciflco sin term della Scuola 
v dell'Universita e lotta piu 
generale per la trasforma/io 
ne della societa 

Chiediamo alle nostie oig.i 
ni//a/iom non soltanto che ci 
chano dei pa ren . delle opinio 
ni su singoli punti, su singnle 
proposte, legislative o non, 
ma che ci sia nel partito un 
dibattito sul senso generale. 
sull'indirizzo. sulla linea di 
questa nostra piattaforma. 
Chiediamo che questa piatta-
fotnma divcnti quindi impe
gno di battagha dei comunisti 
all'interno dell'Univer.sita, al
l'interno della Scuola. L'auto 
nomia del movimento studen
tesco non sigmflca che non si 
deboa fare uno sforzo riso 
Into per impegnare le nostre 
forze. per impegnare innan
zitutto gh studenti comunisti 
su una certa linea. su una 
certa piattaforma Questa 
piattaforma. queste questioni 
debbono pero essere fatte pro 
prie da tutto il Partito. e non 
risolversi in un breve giro di 
nunioni. ma essere assunte 
davvero nella nostra tematica 
generale. nel nostro sforzo 
permanente di elaborazione e 
di lotta 

iVrH'iilimin vednfn del 
CC erano interienuti i 
seguenti compagm 

VIAHELLO 
In questo CC si e andata de 

hneando l'esigenza che I! pro 
blema della scuola superi lo 
ambito delle forze che opera-
no nella scuola stessa — stu 
denti c docenti — per diven-
tare. piu in generale. patnmo-
nio della classe operaia. E* 
tempo che il Partito lanci la 
parola d'ordine « Scuola, uni
versita. ncerca* problemt del
la classe operaia u Ma perche" 
questo non nsulti un vuoto 
sloaan, e sia invece parola di 
ordme capace di tradursi ope-
rativamente m azione politi-
ca, e necessario innanzitutto 
dinmere alcimi nodi teonci, 
nspondere ad alcuni interro?a-
tivi di base Nodi ed mterro-
gativi che sono relativi alia 
funzione della scuola. e piii in 
particolare dell'Universita, in 
un sistema a capitalismo avan 
7ato, nella sua fase monopoh-
< t̂ica carattenzzato da un de-
termmato sviluppo delle for
ze produttive. Dobbiamo chie-
derci quale ruolo ha, o voglia
mo che abbia. l'universita e 
fino a qual punto il suo svi 
lappo e compatibile con la lo-
gica del cap:tale 

Bi<:ogna anche ch? il Parti-
•o v ponga con chiarezza il 
problema della r.cerca scienti-
fica E ' necessa.no valutare m 
tutta la <=ua portata il fatto 
che l quadn tecnici saranno. 
tra breve. DUI numerosi 
dei contadini. in Italia; e ac 
canto a c.o il ruolo che la 
^r.enza va as>umendo come 
faitore diretto di produz one. 
per cui il lavoro scientific© e 

TVv n.co nell ambito dei rappor 
t: d' produzione capitahsiua, 
va perdendo qualsiasi margi 
ne di 1 berta e di ereatrwta, 
e qu.ndi anche di prestigio 
II colon.ahsmo tecnologico. la 
fon7.one egemone degh Stat. 
Un.ti e la conseguente collo-
cazione deiritalia nel merca 
•o mternaziona'e del lavoro, 
tendono ad acuire questi pro-
b'.emi e mostrano come su dl 
rssi si crei una saldatura con 
l problemi di politica mter-
naz:onale <s: consider!, per 
cempio , la funzione della 
NATO .n questo ambito). 

E' attraverso il chianmento 
d. que>ti problemi che passa 
:1 chianmento dei noMn rap-

I porti col Movimento Studente 
-oo, aftinche e*si r.on oscsr.i 
no fra a'tepp.amenti di np'il-

I sa ed mterventi solidartstici, 

spesso acntlcl Ed e anche at
traverso le lotte uniUne che 
possono svilupparsi su questi 
teml, i he puo re<ili//<irsi un 
blocco storico fra la classe 
operaia e tutte le for/e socia-
11 interessate ad una trasfor 
nia/lonu six i.dist.i di 11a so 
cieth 

Su questo piano si pone an
che la questione relativa 
ai punti quabfitanti delliv n 
forma II documento della 

. Sezione scuola ha tolto nel se 
I gno ponendo con forza l'ac 

cento sul diritto alio studio 
E' cpjcsto un problema sul 
quale tutto 11 partito e sensi 
bilizzato, perche coglie la ca
rica di rottura delle struttu 
re classlste della sc uola che 
essa comporta Si ntiene inve 
ce perplesso sul tipo di impo-
stazione dato linora al prohle 
ma del docente ncercatore 
unico nella bozza di progetto 
di legge fiisogna valutare, in 
tutta la sua portata di rottu 
ra della piramide gerarchica 
e di creazione di una nuova 
romunita dl ricerca nel dipar-
timento, il concetto di docen 
te unico Ma non possiamo 
nasconderci al tempo stesso i 
pericoli di chiusura corporatl 
va cho esso tomporta, per su 
pernre i quali non bastano o 
non servono valutazioni dl me 
n to interne al corpo dei do 
centi: bisogna realizzare un 
controllo continuo dal basso 
attraverso gh studenti e at-
tuando quella gestionc socla-
le dell'universita, che e forse 
il momento di indicazione piu 
originate del nostro Partito 
sul problema universitano. 

MUSS! 
Mussi ha nlevato il caratte

re centrale della questione del
la s( uola nel quadro dell at 
tuaJe panoiama politico e so 
ciate. La repressione, che si 
appunta su tutto il movimen
to di classe, colpisce in mo
do particolare il movimento 
studentesco. Le forze politi-
che dominantI sono state inca-
paci si di rieucire le lacera 
zioni apertesl, ma hanno ten-
tato di far passare una nfor
ma di contenimento e di am-
modemamento A questo at-
tacco ha fatto riscontro una 
grave crisl del movimento stu
dentesco, che e crisi di dire-
zlone e di crescenza. Nostro 
Impegno di nvoluzionari non 
e di assistere passivamente al
ia crisi in atto. ma di com-
prenderla e superarla. 

Oggi bisogna individuarne 
le cause: 1) l'attacco della bor-
ghesia, che non e nuscita a 
costruirsi una base di mas-
sa per la nforma, ma ha con-
tnbuito al frantumamento dei 
movimento studentesco. Ogget-
tivamente nforma e repressio
ne sono divenute aspetti di 
una stessa politica. Bisogna 
rovesciare il rapporto che ta-
lora si mstaura tra estremi-
smo e repressione: 6 quest'ul-
tima latente o esolicita, che 
determina atteggiamenti di ri-
fiuto e di nvolta assolu-
ti 2) Gli er ron di dingenza 
dei gruppi che hanno guida-
to il movimento studentesco. 
Artefici pnncipali della sua 
nascita, oggi nschiano di es-
ser motivo del suo mancato 
sviluppo II o nfiuto di ogni 
nforma» rivela una visione 
del mutamento qualitativo nel-
hi stnittura sociale (la rivolu-
zione) impoverita nspet to a 
quella stonramente costnnta 
dalla classe operaia. L'mcapa-
cita di vedere le contraddizio
ni reali nel campo imperial] 
sta e capitahsta genera posi
zioni di attesa e di nulhsmo. 

3) C e poi una responsa 
bihta politica del nostro parti
to, che si e mosso tra due 
poll, l'uno e l'altro pencolosi 
e funestr il patemahsmo acn-
tico e 1'accusa genenca di 
estremismo e di anarchismo 
Quasi mai siamo scesi sul ter
reno del dibattito reale con 
le forze che costituiscono il 
movimento studentesco. Gli 
estremiiti si battono, non si 
a isolano ) Non basta delega
re ai compagm universitan il 

compito delia polemica- si trat
la di nsolvere sul piano po
litico complessivo il problema 
del nostro rapporto col movi
mento Li nost ra astensione al 
Senato, se ha creato confusio-
ne nella < ompagme governa 
tiva, ha anche rot to gia pre-
can equil 'bn nel movimento. 
La manovra tattica e stata vi 
sta come sosututiva dell'ini 
7iativa politica sulla scuola 
e stata c.oe valutata dagli stu
denti nulnanti m termini di 
scelta s'rategica. 

La cntica da farsi alia re
latione di Napolitano t di non 
aver defmito con suffic:ente 
chiarezza la fisionomia reale 
del movimento studentesco 
che ogpi va orgaruzzandosi co
me forza politica generale, al 
la ricerca di una sua « strate 
gia » e di una sua cideologiaa 
Alcune avansruardie vanno in-
contro ojrgi ad un proeesso di 
mtegraz.one e unificazione na 
zjonale 

Gastone Gensini 
responsabile della 

sezione scuole 
II Comitato centrale del 

TCI ha nomin...o responsa 
bile della -ezione stuo'a del 
Partito it inmpagno Ga^tonr 
CenMiu. n'emhro della pre 
•-lden/a dilla Cnmmnsione 
centrale di controllo 

I-i scetta giusta e quella di 
una visione dialettica del rap
porto autonomia egemoma La 
nostra grande atcjuisizione 
teonca e che la « negazione » 
del sistema capitallstico pas 
sa attraverso la « positivita » 
deU'obiettivo di lotta che roin 
pa questi equilibn Oggi, se e 
vero come e vero, che la piu 
profonda nforma di « struttu 
ra » e costituita dalla presen 
/a stessa del movimento stu 
dentesco, si tratta di battersi 
« nel i> e « fuori » il movimen 
to per quegli obiettivi di ri 
forma, defmiti dalla Direzio 
ne, su cul concordo Ma alia 
lotta per questi obiettivi il par 
tito deve condurre innan/itut 
to la classe operaia ed i suoi 
alleati. per trasformare la fun 
zione della scuola e della cul 
tura in questa fase dello svi 
luppo storico 

Costnilre clot? una scuola 
non subordlnata al profitto ca-
pitalistico e che nemmeno vi 
va nel limbo di una illusona 
autonomia, ma che sempre 
piu dipenda dalla classe ope 
raia, al servizio della sua lot 
ta per la trasformazione so-
cialista della nostra societa. 

M1NUCCI 
La nostra inlziativa per tra

sformare I'Universila deve te 
ner conto sia dello stato di 
estremo detenoramento, di 
mefficienza, cui sono giunte 
le stnit ture universitarie, sia 
della impossibilita di prospet-
tare un riforma come schema 
astratto, come modello gene 
rale da proporre alle altre for
ze interessate. Lo stato di de 
tenoramento crea aifficolta 
anche ad una azione nforma 
trice immediata, che si ponga 
obiettivi concreti e a breve ter-
mine Ma questa e Tunica stra 
da da pen orrere, e le dilti 
colta stesse saranno superate 
se sapremo tenere fermi due 
punti fondamentali della no
stra linea: 1) il fatto che la 
battagha per una nuova Uni
versita e per una scuola nuo
va 6 per noi una battagha 
che avra successo solo se ne 
faremo diventare protagonlste 
dirette la classe operaia e le 
grandi masse lavoratrlci. Di 
qui l'lmportanza di rivendica-
zioni concrete sul tema del 
diritto alio studio, e della lot
ta contro la selezione di clas
se anche sul piano dei conte-
nuti culturali, che sono anche 
essi elementi di selezione clas-
sista, 2) il fatto che all'inter
no dell'Universita e della scuo
la la forza decisiva (anche se 
non Tunica) nella lotta per la 
trasformazione delle strutture 
e rappresentata dagli studen 
ti, che sono e possono esse
re sempre di piu alleati essen-
ziali della classe operaia. La 
nostra iniziativa quotidiana, r.i 
che a livello parlamentare, de
ve tendere a creare uno spa-
zio crescent e alia lotta e al 
peso democratico del mo
vimento degli studenti, ricer-
cando con esso un confronto 
che non pu6 escludere la cn
tica e. quando e necessario, 
la polemica aperta. 

La base oggettiva di un pos
s ib le awicinamento tra clas 
se operaia e studenti e costi
tuita senza dubbio dal rap
porto nuovo — piu diretto ed 
orgamco — che si e venuto 
istituendo tra TUniversita e le 
strutture della societa, come 
portato del grado di sviluppo 
attuale delle forze produttive. 
Cio crea un terreno di lotta 
comune sui problemi della for-
mazione dei ruoh professiona-
li e sociali, della formazione 
e delTuso della forza-lavoro. E 
crea un terreno di lotta co
mune anche sui problemi di 
una nuova cultura, di una nuo
va funzione sociale della scien 
za Perche. allora. nonostante 
queste favorevoh premesse og-
gettive, il rapporto tra movi
mento opera:o e movimento 
studentesco e stato smora co
st difficile'' Perche all'interno 
del movimento studentesco so
no emerse spesso posizioni di 
rottura. diversivi di tipo pu-
ramente ideologico'' 

Le ragioni di c.6 sono m-
dubbiamente molteplici, ma 
credo che abbia avuto un pe
so particolare il fatto che il 
movimento studentesco (an 
che per un ntardo della no
stra elaborazione politica e cul-
turaie sul ruolo nuovo della 
scienza> e partito dalle vec 
chie facolta nmanistiche. ed 
e stato s.nora egemomzzato 
da gruppi di quadn forma;i-
M in quelle facolta C.6 ha lm 
presnato profondamente lutto 
il movimen*o (e non solo m 
Iraha ma anche in aitr* pae-
si dell occidente C3pnahstico). 
La nuova contraddiz.one rea 
le — la nuova collocazione de 
4.: s*iui-*nti .n raapor'o a.Io 
svuuppo del'.e forze produ:*. 
ve — e >ta*a v^<;uia dal mo-
v.mento in modo med.ato e 
talvo'.ta deformato p.u che la 
collocazione reale degli studen 
*!. ha avuto pe>o un immaj . 
ne « ideologica » di tale collo-
caz.one, e le lo:te hanno spes 
so n^entito di questa e^tre 
ma ideologizzazione. di un di 
s'acco dagli a i m process: fon 
damentah m atto nella so-
c.eta 

Anche il rapporto con la 
classe operaia e stato ricerca 
to da aleuni gruppi studente 
••chi m forme paramen'e 
« ideolog.che ». tendenti a pre 
sentare la c . i ^ e operaia non 
come una reale e determina 
ta formaz.one sociale, dotata 
di una propria stor.a e d; 
una propr.a orpanizzazione, 
ma come una <-ona di miro. 
di feticcio deJa nvoluzione 

tutta « inlegrata » nel moment! 
di stasi, e tutta nvoluziona 
na nei momenti di lotta. 

OgKi tra gli studenti si fa 
strada la coscienza che il lo 
ro movimento deve entrare in 
una fase nuova, non caratte 
rizzata dalla concezione del 
« movimento per il movimen 
to » e da un rapporto «este 
riore » con la classe operaia e 
con la societa, ma fondata sul 
la ricerca di una organicita 
di obiettivi, sul consohdamon 
to della lotta anche sul pia
no dell'organiz7.azione. In que
sta seconda fase il rapporto 
col movimento operaio e col 
nostro Partito 6 destinato a 
divenire un problema centra
le, non piii eludibile attraver
so una polemica puramente 
ideologica 

Da parte nostra, dobbiamo 
anzitutto prospettare agh stu 
denti l'esigenza dl una batta
gha su obiettivi reali, cosl co 
me stiamo facendo anche con 
questo dibattito In seconda 
luogo, dobbiamo far emerge-
re Imee essenziali di incontro 
anche sul terreno della pro-
spettiva Occorre far pesare 
nel dibattito la quahta nuo
va, i nuovi contenuti delle lot
te attuah della classe operaia: 
le quali si carattenzzano non 
soltanto oer la volonta e ca-
pacita di realizzare conquiste 
immediate, ma anche perche" 
sempre piu chraramente fan 
no emergere nvendicazioni di 
democrazia. istanze di control 
lo sulla produzione e sulle 
grandi scelte sociali. Viene 
avanti, in altre parole, un ri-
ftuto a considerare la forza 
lavoro come merce, come og-
Ketto subordinato dello svilup 
po Ma a ben vedere, questo 
nfiuto e implicito anche nel 
le posizioni piu mature del 
movimento studentesco Oc 
corre che su questo e su altn 
tcrreni il Partito sviluppi una 
azione immediata di contatto 
e di elaborazione comune con 
gli studenti Esempi di inizia-
tive comuni. tra sezioni comu-
mste di fabbrica e di quart te 
re e gruppi numerosi di stu
denti, gia sono in atto a To
rino, e indicano una prospet-
tiva valida, capace di rende-
re piu rapido e fecondo il pro
eesso di awicinamento tra 
studenti e classe operaia 

ZANGHERI 
In quale modo muoverci 

concretamente, come mobili-
tare il partito nella lotta per 
una riforma radicale della 
scuola e dell'Universita? Ab 
biamo dato un giudizio cor-
retto. nelle sue linee genera-
li. circa le bast oggetttve e le 
componenti ideologiche del 
movimento studentesco. abbia
mo contnbuito m modo de-
cisivo, tra le forze politiche 
italiane, a riconoscerne il ca
rattere autonomo e il signifi-
cato di classe. Ma il proble
ma della scuola e dell'Univer
sita si e nvelato problema 
centrale della societa Italians 
e della societa moderna e via 
via si e fatta strada la consa 
pevolezza che non puo esser-
ne delegata la responsabilita 
esclusiva a nessuna forza, sia 
interna o esterna alia scuola 

Sembra evidente la necessi 
ta di porsi come partito la 
questione scolastica m tutta 
la sua ampiezza, ed i lavon di 
questo C C. ne sono un ncono-
scimento. Come comunisti 
dobbiamo lavorare dentro e 
fuon il movimento universi 
t ano . E se partecipiamo al 
movimento, certo ci si presen 
ta l'esigenza di stabihre una 
condotta che tenga conto dei 
carat ten ongmali e autonomi 
del movimento stesso, senza 
tuttavia cadere in forme im. 
tat iv e e di codismo, come ta 
lora e awenuto. Ma cib che 
vogho sottohneare e il peso 
e il senso di un intervento 
nella lotta del partito come 
tale, come grande forza popo-
lare e di progresso, che assu
me la nforma della scuola e 
dellTJniversita, come uno dei 
grandi problemi nazionali.una 

| riforma che mveste punti sen 
I sibili del sistema e rende ev,-

dente il collegamento con una 
prce-pettiva di trasformazione 
nvoluzionana 

Su questo terreno ci con 
trappomamo ail estremismo 
che non si colloca p:u a st-
n.stra dei comunisti per .i 
solo fatto di proporre verbal 
mente uno sbocco msurreziO-
nvle La nostra linea di po
ll t.ca scolastica entra cosi a 
far parte, arr.cchendo'a della 
ncxtra stratecia d: mutamen 
*o democratico e soc ahsta del 
ni>-tro Daese E g.a sta d^n 
do frutti Dratic. come ri: 
mostra 1 attuale confusione del
la mas^ioranza governativa, e 
p.u a foodo, sta mettendo m 
c—-: la 'dea d: un cap.tahsmo 
capace dt utihzzare ed assor 
bire o^n. nforma ai fmi del 
propno ammodemamento o. 
come <• dice, della propria ra 
z:onai;zza2:one. La profonda 
riforma per la quale ci bat-
t 'amo, e che solo la lotta del 
ia cla.-vse operaia e dei suoi al 
leati del movimento degli stu 
denti. delle forze pol.tiche di 
s.n.stra puo imporre. si ac-
compagnera mevitab.lmente 
i spostamenti di equihbn e 
trasformazioni p.u generali, d' 
cui e difficile prevedere la por 
tata. ma che non possono se 
parars: :n ocmi ca^-o dal pro 
cesso d: formazione d: una 
nuova maggtoranza e, in pro-

spettiva, di un nuovo blocco 
di forze sociali e politiche 

Per quanto nguarda le no 
stre proposte positive di ri
forma universitaria esse deb 
bono essere inquadrate in una 
visione di in-sieme della Uni 
versita Siamo contro la ndu 
zione specialistita, contro la 
frantuma/ione e per Tunita 
del sapere, e cnundi per Taper 
tura di un grande oriz/onte 
critico Questo comporta an 
che la necessita di respinue 
re una concezione immediata 
mente politica della funzione 
della Universita, quale e sta 
ta delineata in una recente 
intervista da Sartre, secondo 
il quale ci6 the interessa e 
serve in questo momento agli 
studenti sarebbe non la cul 
tura ma J'azione, o quel tan 
to di cultura che puo K'usti 
ficare Tazione Ma chi decide 
ra in che cosa consista preci 
samente questa dose di cul 
tura sufficiente ai bisoiml del-
Tazione"* E ' vero, Telemento 
di rinnovamento e di tensio 
ne sorge dalla pratica, e tutta 
via non pub esaunrsi nella 
pratica e negh spazi culturali 
lmmediatamente penfenci. 
Gramsci ci ha dato una pro-
va straordinana di ricerca di 
sinteressata, valida per un 
lungo penodo storico. II p n n 
cioio cosntutivo di una Uni 
versita nnnovata deve essere 
centrato su una tale fusione 
di ricerca, di scontro ideale, 
di elaborazione culturale. Cer
to, questo comporta mutamen-
ti profondi, sia nella stnittu
ra di classe dell'Universita, 
sia nei contenuti e nei me 
todi dell'insegnamento, mai de
ve pero essere perduto di vi 
sta il fine a cui TUniversita 
deve tendere, al di la di obiet
tivi contingenti. e nel quadro 
di un rapporto nuovo fra scuo
la e societa. 

CUFFARO 
Concorda con il fatto che la 

relazione abbia citato oltre al
le lotte rivendicative gli scio-
pen generali che hanno para-
lizzato citta e centn operai, 
i quali sono condannati alia 
emarginazione della politica 
economica dei grandi monopo-
Ii del MEC e del centro sini 
stra. La vasta mobihtazione 
popolare che ha carattenzza
to quelle lotte non deve na-
scondere l oencoh di un lo-
goramento, per Timpossibih-
ta di raggiungere obiettivi im
mediate che attenui la stes
sa percezione dei grandi suc-
cessi generali raggiunti dal 
movimento di massa. 

Sentiamo fortemente l'esi
genza di ncercare forme nuo
ve di lotta che costnngano a 
dare una nsposta positiva al
le richieste dei lavoraton. E ' 
necessario moltre dare a livel
lo politico un collegamento al
le diverse lotte per farle pe
sare tutte assieme, riprenden-
do con vigore la battagha per 
Ia programmazione democra
tic^ 

Per quanto nguarda I rap-
porti con il movimento stu 
dentesco. abbiamo constatato 
come sia posit ivo chiamare 
responsabilmente gh studenti 
alia partecipazione ed alia pre 
parazione stessa delle lotte 
operaie In tal modo diventa 
piu facile la comprensione dei 
problemi degli operai. Temar-
gmazione delle punte massi-
malistiche Nostro prcc.so 
comp-to e di evitare Tisola-
mento del movimento studen
tesco, rompere la sporadicita 
di conta'ti che porta il movi
mento a r.nchiudersi m astra-
zioni Ne deve considerarsi 
esaunta Tazione del parti
to ne: confronti dei lavorato-
n per chianre il significato 
e il valore delle lotte studen-
tesche. alle cui esigenze dob 
biamo nspondere non solo 
con proposte positive di nfor
ma. ma con Tazione e 1'inizia-
tiva dentro il movimento, per 
una venfica della nostra pro-
posta legata alia l.nea gene 
rale del partito 

Occorre dare un giusto pe
so subito nelle lotte studen-
teMrhe e nell az,one del parti 
to ai problemi delToccupaz:o-

ne. dell m^enmen'o dei giova 
n. nell'at*ivna produttiva. La 
d.soccupazione dei tecnici, dei 
diplomati. dei laureati va ana 
l.zzata di p:u in rapporto al 
le ccu<=e che Ia generano, con-
seguenza del n ta rdo tecnolo-
gico del nostro Paese, della 
subordmaz.one della nostra ,n-
du^tna a. monopoli ^"ran.en, 
desli equilibn econom'c: e so
ciali esii.-enii degl: ste«is, h 
mill gravi de'.l attuale qual:f-
cazione profes>.ona!e De.e 
essere approfond.to anche il 
punto relativo ad e'.ementi d. 
prosrammaz.or.e dell'istrur.o 
ne cne b,«o«na :ntrodurre. per 
non lasc.are cne cont nu: ad 
operare m que<*o ^etiore la 
« progranima.zone » dei grup-
p. rr.onopo .«t.ci Da ultimo 
Cuffaro affror/a il problema 
del docen'e ncercatore unico. 
e sottolmea 1 esi^enza che nel 
no>tro progetto di legge sia-
no nv.s*i i meccamsmi di ist:-
tuzione e d; gestione del di-
oirt-.men'o. per renderlo ef 
fettivo. ed i c n t e n di selezio
ne e promozione dei docenti 
per combattere il pencolo del 
nformarsi di c.\s'e in que.:a 
Universra che vogliamo nuo
va ed aperta o di speciahz 
7.az:one e«»isperata che por'i 
no all isolamento della >ca-> 
\\ dV. re^'o de.la ^oc.e"a e 
ad unr. m c a p a c a d col'ooa 
re la ncerca nel quadro gene
rale della conoscer.zs 

ROSS AN A 
ROSSANDA 

Secondo Rossanda Tastens o 
ne sulTodg del Senato. e sta 
ta im errore. non potendosi 
dar neppure }>arzialincnte crp 
dito alia buon.i volonta del 
governo ne sul terreno di una 
corretta prassi politica ne KU 
quello dolla nforma 

NelTo d g il governo — mes 
so in satco tre volte dal mo 
vimento sul terreno legislati 
vo e incapate di far fronte 
se non con la repressi >ne 
alia crisi aperra nell'universi 
ta — ha cercato su basi con 
fuse di allargare tin « fronte 
delle forze politiche » per iso 
tare anche dai partiti operai 
il movimento studentesco e 
relegarlo tome frangia estre 
mista Contro questo tentatl 
vo sarebbe stato percio ap 
port uno prendere luia neti*a 
posi7ione di nfiuto 

La chiarezza e necessana 
propno se vogliamo portare 
avanti senza equivoci il no 
stro discorso sulle nforme 
Esso non deve confondersi in 
alcun modo con la confusa h 
nea di ammodernamento fon 
data su un recupero corpo 
ratrvo delle vane categoric 
dei docenti e su un tentati 
vo di cogestione .studentesca. 
quale e quella avanzata dal 
governo, linea dai cui linnti 
non sembrano capaci di uscire 
neppure le sue componenti d 
sinisrra scjcialiste e cit to 
liche 
Secondo Rossanda. e possi 

bile una linea di nforma chia 
ramente alternativa. nella cr. 
si dell'istruzione e infatti im 
plicita una visione nuova dei 
rapporti umani e produtt.vi 
una ensi salutare della cm 
tura, un niolo specdico ae^l 
studenti come soggetto a t tno 
di un proeesso di transizione 
al socialismo. Una riforma I 
cut contenuti superino dun 
que l limiti di una de-mocra 
tizzazione o di un nordino 
settonale, per investire co>ite 
nuti e fini dell'istruzione, col 
legamento con le forze pro 
duttive, autonomia e con'rad 
dittoneta nspetto al meccam 
smo capitallstico. Quesi*o e ael 
resto il nodo centrale del pro 
blema attuale della scuola e 
su questo e Dossibile creare ' 
una linea ed una azione po 
htica, da portare avanti nel 
cuore del movimento studen 
tesco e in collegamento con 
le altre spinte. operaie e con 
tadme, che mettono in causa 
gh equihbn del sistema Que 
sia e anche la sola condizio 
ne per cui si possa parlare di 
una strategia delle riform°, 
il resto e nformismo spiccio 
lo. Ed e la sola che possa 
offrire un terreno comune fra 
noi e il movimento degli sm * 
denti la cui difficolta di di 
rezione politica viene inche 
dal non avere trovato fmo 
ra un mterlocutore capace di 
espnmere in positivo e m ter 
mini di costruzione di un ^ro 
cesso alternativo, il prof on- ' 
do radicahsmo. 

Dobbiamo andare al passo 
col movimento e crescere con 
esso Andare ad un confronto 
col governo sul brucianfe ter . 
reno della scuola m presen 
za di una spmta studen'esca 
e separati da essa, significa 
andare ad una sconfitta s.a ' 
sul terreno politico che s i 
quello del nostro rapporto 
col movimento E il nsc.i.o 
di questa separazione si cor 
re ogni volta che gh studen 
ti trovano nel Partito, .nvece 
che il momento di una es*en 
sione e radicahzzazione della 
loita. una sede dove radici e 
fmi della loro battagha ven 
gono median m accordi p > 
litici limitativi e sostanzialmen-

j te verticis'i 
Concludendo, Rossanda os 

ser .a che Tastens.one non e 
difendibile neppure sotto .. 

profilo del «terremoto i che 
avrebbe procurato fra le for 
ze politiche E^se sono m.e 
v i t e dalla forza del confln-.i 
>oc.ale in atto, ma al mat-* 
rare di una loro strutturaz-o ' 
ne non giova una d-icu^s. > 
r.e. quale quella atiualmente 
m atto in gran p a n e eel.a 
sm.stra, pnva di conteau*i' 
quahfjcanti. e che non p u o 
non susc tare dilfidenza nel.e 
forze d i e sono protagoms-e 
dello scontro sociale Ques*o 
e uno dei terrem su cui s» 
misura la nostra capacita d. 
collegamento col movimento. 
e il modo d: :n*endere !-• 
soocco ooi.t.co 

CHIARANU 
Cn-arante ha : '.evato jvnan 

zitutto che la poi.t:ca de..e 
class: d:r.gen*» e ae. governo 
verso la SCMO'I e .1 mov-.me-
to s*udentesco e appar-a ca 
rattenz-zata. nagl: ult:mi tern 
pi. da un Iato dal contmuare 
ed anzi dall accentuarsi di una 
ondata repressiva nvolta ,n 
realta a cercare di far arre 
trare Vintero schieramento d: 
classe colpendo una forza. — 
quella degli studenti — che 
aveva avuto un ruolo determ. 
name nello scatenare gli am 
pi movimenti di lotta dello 
: corso anno, dall altro dal de-
l.nearsi di un tentativo di im-
z.atna r.form.stica condofo 
pero avanti tra mol'e .ncertez 
ze e con un respiro assal 1.. 

(>epie a paginn I I ) 
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