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mltato rispetto alia reale na-
tura e dlmenslone del proble 
ml. In rapporto a queste U 
nee della polltlca povernatlva, 
e In rapporto alle dlfflcolta 
dell'attuale fase dl svtluppo 
del movlmento studentesco, e 
ogei essenzlale una inlzlatlva 
del partlto e del movlmento 
operalo che sla tale da colma-
re 1c carcnzo sinora reglstrate 
e da contribute a un rllanclo 
su scala di massa del movl
mento dl lotta nell'Universita 
e nella scuola. E" necessarlo 
per questo asslcurare — ha 
rilevato Chlarante — che la 
plattaforma che noi oggi pro-
ponlamo sla tale da prospetta-
re realmente la saldatura <che 
fc uno del problemi centrall 
per lo sviluppo del movlmen
to studentesco) fra azjone In
terna e azlone esterna all'Uni-
verslta, fra 1 problemi di rl-
forma scolastlca e unlversita-
rla e 1 temi plii generali del-
la lotta della classe operaia 
per la trasformazlone della so
ciety; ed occorre al tempo 
stesso precisare attraverso 
quali forme dl lotta e inizia-
tlve dare a una plattaforma 
di questo tipo una reale cor-
rispondenza nello sviluppo dl 
un movimen»o che Invests 
realmente tutte le forze socla-
11 Interessate a una diversa 
scuola e a una dlvorsa Unlver
sita e tolga qulndi 11 movl
mento studentesco al suo at-
tuale relativo Isolamento. Cib 
anche per evltare 11 perlcolo 

— che potrebbe aitrfmenti pre-
sentarsl, in una fase dl rela
tivo risUjrno del movlmento 
— che il forte rilanclo oggl 
necessario della nostra linea 
di lotta e della nostra platta
forma per la rlforma SCOIBSU-
ca ed unlversitaria trovl nella 
pratlca una traduzlone rldut-
tiva, che confijrurl cioe la rl-
fonna come un fatto settoria-
le e speciallstlco o tenda a 
collocare In lotta per la rifor-
ma essenzialmente sul terreno 
— essenziale ma non isolabi-
le — del confronto fra le for
ze politiche e del dibattito par-
lamentare. A questo proposito 
Chiarante ha sottollneato il va-
lore delle proposte per l'Uni-
versita indicate nella recente 
risoluzione della Direzione del 
partito, proposte intese non 
come chiusura o sanatoria del
la crisi, ma come indicazione 
di obiettlvi diretti a realizza-

re condizlonl per lo sviluppo 
di un processo di rlnnovamen-
to che non puo esaurirsi in 
alcun disposto legislativo. ma 
pu6 svilupparsi solo attraverso 
il confronto e lo scontro fra le 
forze culturali, sociali, politi
che interne ed esterne all'Uni-
versita; in particolare attraver
so il collegamento fra il movl
mento studentesco. le forze 
operale e popolari, 1 movtmen-
tl dl lotta che si svlluppano 
nel paese. 

Ha concluso indicando pro
blemi e linee dl inlzlatlva per-
che anche lntorno al proble
mi della scuola deH'obbllgo — 
dove oggl si verlfica la prima 
e piu pesante selezione di clas
se — e all'obiettlvo della rea-
llzzazlone della scuola a pie-
no tempo, si svlluppl nel pae
se un amplo e genoralizzato 
movlmento dl lotta. 

MUSSOLINI 
Nol abbiamo la necessita dl 

condurre avantj la nostra dl-
scusslone sul movlmento stu
dentesco o meglio su cib che 
nol chlamiamo 11 movlmento 
studentesco, cioe una forma-
zlone dl quadrl, per la quale 
al dl Ik delle sfumature e dif-
ferenzlazionl Interne, si pub 
oggl parlare di linea polltlca 
organlca. 

I gruppettl e le stesse lpotesl 
di creazione di un nuovo par
tito, come 11 rlfluto di ambe-
due queste lpotesl sono espres-
sione di una linea polltlca che 
e assai caratterlzzata anche se 
in via di contlnua ridefinizlo-
ne. Se nol accredltlamo 1'lpo-
te-si secondo cui il movimen 
to c espressione di una frattu-
ra dl dlmenslone di massa 
interna alle istituzioni e quin-
di una crisi dl egemonia 
della borghesia, dobblamo an
che armnettere che la crisi re
claim soluzionl sociallste e 
quindi gli obiettlvi intermedl 
per costruire queste soluzionl. 
Dobblamo affermare che que-
sta crisi comunque non si n-
solve aH'interno degll equlll-
bri di potere dei rapportl di 
produzione borghesl. Tanto e 
' ".TO che lo schema Sullo pre-
vede soluzionl corporative e dl 
elite. II problema diventa dun-
que quello di rendere popo-

Le Commissioni 
elette dal C.C. 

II Comitato centrale. nella seduta di avantieri. ha pro 
ceduto all'elezione delle cinque commissioni permanent! 
previstc dallo Statuto del Partito. Lo Commissioni. elette 
aM'unanimita, risultano cosi composte. 

PRIMA COMMISSIONE per i problemi della politica 
estera, dei rapporti con i partiti comunisti e operai. con 
i movimenti di liberazione; en.igrazione (presidente il 
compagno Umberto CARDIA). 

Longo Lu ig i ; Berlinguer 
Enrico; Bernini Bruno; 
Bitossl Renato; Boldrini 
Arr lgo; Cardia Umberto; 
Clofi Paolo; Cuffaro An-
tonino; Galluzzi Car lo; Co-
linelli Giuseppe; Gouthier 
Anselmo; Grasso Nino; 
Ledda Romano; LI Causi 
Girolamo; Lombardo Ra-
dice L u c i o; Moranino 

Franco; Natoll Aldo; Pa-
squini Alessio; Quercini 
Giul io; Rlndone Salvatore; 
Roasio Antonio; Rossi Mi-
chele; Rubbi Antonio; San 
dri Renato; Scalla Umber
to; Scoccimarro Mauro; 
Secchia Pietro; Serri Rino; 
Tortorella Aldo; Trebbi 
Ivonne; Vecchiato Iginio. 

SECONDA COMMISSIONE per i problemi delle as 
semblee elettive (Parlamento. Rcgioni, Enti locali) e 
della democrazia (presidente il compagno Edoardo PERXA). 

Angellnl Giuseppe; Ba-
clcchl Silvano; Bardell l 
Mar io ; Calonacl Vasco; 
Cannata Giuseppe; Colafan-
ni Napoleone; D'Amlco 
Vi to; De Pasquale Pan-
crazio; Dl Marino Gaeta-
no; Dozza Giuseppe; Fant l 
Guido; Francisconi Doro; 
Giadresco Gianni ; Grazio-
la Sergio; Gullo Fausto; 
Ingrao Pietro; Jotti Leo-

nllde; Macaluso Emanue-
le; Malvezzi Wal ter ; Mo-
dica Enzo; Noberasco Giu
seppe; Perna Edoardo; 
Petroselli Luigi ; Raggio 
Andrea; Rodano Mar isa ; 
Rossi Raf fae le ; Sanloren-
zo Dino; Spallone Giulio; 
Schettini Giacomo; Tambu-
ri F ranca ; Terracini Um
berto; Tr iva Rubes; Ver
nier Giuliano. 

TERZA COMMISSION'S per i problem! economic! e so
ciali 'presidente il compagno Antonio PESENTI). 

Aglione Franco; Amen-
dola Giorgio; Barca Lu
ciano; Bastlanelll Renato; 
Benassl Ettore; Berlinguer 
Giovanni; Bonaccini Aldo; 
Brini Federico; Canullo 
Leo; Carossino Angelo; 
Carotti Romano; Cervetti 
Giovanni; Cecchi Alberto; 
Chiaromonte Gerardo; Con-
te Luig i ; Di Giulio Fer-
nardo; Esposto Al t i l io; 
Gambuli Settimio; Garavi -
ni Sergio; Giunti Aldo, 

Marcell ino Nel la ; Marazz i 
F ranca; Miana Silvio; 
Mola Antonio; Novella 
Agostino; Ognibene Rena
to; Peggio Eugenio; Pe-
senti Antonio; Poll Roma
no; Pugno Emil io; Rossi 
Tommaso; Rossitto Feli-
ciano; Reichlin Alfredo; 
Sclavo Bruno; Seroni Adria-
na ; Sicolo Tommaso; Soro 
Oreste; Trentin Bruno; 
Turtura Donatel la; Tusa 
Antonio; Vignola Giuseppe. 

QL'ARTA COMMISSIONE per i problemi della propa 
canda. della stampa e dell'attivita ideale e culiurale 
• presidente il compagno Achille OCCHETTOV 

Ambrogio Franco; Bada-
loni Nicola; Bianchi Ban 
dinelli Ranuccio; Borghi 
nl Gianfranco; Carnieri 
Claudio; Chiarante Giusep
pe; D'Alema Giuseppe; 
Fer rara Mauriz io; Ferr i 

Franco; Gal l i Gino; Gen-
sini Gastone; Gruppi Lu
ciano; Guttusa Renato; 
Lajolo Davlde; Lama Lu
ciano; Luporini Cesare; 
Minucci Adalberto; Morel-

li Rolando; Mussi Tabio; 
Napolitano Giorgio; Natta 
Alessandro; Occhetto Achil
le; Pajetta Giancarlo; Pa-
papictro Giovanni; Pavo-
lini Luca; Quercicli El io; 
Ragionieri Ernesto; Ros-
sanda Rossana; Segre Ser
gio; Sereni Emil io; Sotgiu 
Girolamo; Tedesco Gigl ia; 
Vianello E l i o ; Vizzini 
Gloacchino; Zangheri Re
nato. 

QUTNTA COMMISSIONE rvr i problemi della organiz 
zazione e della vita del Partito (presidente il compagno 
Vinctnzo GALETTIt. 

Alinovi Abdon; Baccali-
ni Marco; Barontini Ane 
lito; Bertani Elet ta; Ber 
tone F lav io ; Birardi Mar io ; 
Bocchi M a r i a ; Bollini Ro-
dolfo; Bufal ini Paolo ; Cac 
ciapuoti Salvatore; Cappel-
lonl Guido; Cavlna Sargio; 
Colombi Arturo; Cossutta 
Armando; D i Paco Nel lo; 
D'Onofrlo Edoardo; Fibbl 
L lna; Gal«tt l Vincenzo; 

Gall i Rossana; Gambolato 
PIstro; La Torre Pio; Ma-
rangoni Spartaco; Mar-
zocchi Wal ter ; Massarotti 
Giorgio; Mi lan! Giorgio; 
Pajatta Giuliano; Pecchlo-
li Ugo; Petruccloll Clau
dio; Pintor Luigi ; Romeo 
Antonio; Russo Michelan
gelo; Scheda Sinaldo; 
Tr lvel l i Renzo; Valenza 
Pietro; Verdinl Claudio; 
Vidal i Vittorio. 

luri noti e difTusl fra la clas
se operaia gll oblettivi e lu 
prospettiva verso cui ci muo-
viamo e il loro carattere so 
cialista. C16 slgnlfica rlsponde 
re al plti generale problema 
riguardante le dlrettlve sulla 
cut base la classe operaia si 
appropria degll strumenti in 
tellettuali collettivi per co
struire la propria alternativa 
di potere. 

Ore e proprio tale consape-
volezza che manca al movl
mento studentesco, come for-
maztone dl quadrl mentre tl 
movlmento studentesco come 
formazlone dl massa reclama 
ample e profonde trasforma-
ztonl e qulndi anche 11 parti
to dl classe capace dl costrui
re e dlrlgere la soluzionl ne-
cessarie. 

L'lmpegno nostro deve quln
di mlrare a convlncere della 
consistenza della nostra lpote
sl soclallsta e cl6 e tutto at-
fldato alia capaclta nostra di 
organlzzare la classe operaia 
e le masse lavoratrlci e por-
tarle nell'Universita. Insleme 
dobblamo passare da una lpo
tesl nostra che vedeva 1 co
munisti nel movlmento stu
dentesco ad una lpotesl di 
azlone del Partito nell'Univer
sita e cib slgnlfica non solo 
dl studentl e docentl comu
nisti ma di operai e lavorato-
ri iscrltti al partito e anche 
non Iscrltti. 

Nello stesso tempo si trat-
ta dl vedere come utlllzzare 
quegll stessl spazl dl democra
zia e di libera organlzzazlone 
delle forze politiche dentro le 
Unlversita cercando di sventa-
re 1 perlcoll dl corporativism© 
nell'uso dl questi spazl dl po
tt-re ronquistato. CiO non si-
finifica volersi sostituire al 
movimento col quale dobbia-
mo continuamente conirontar-
ci. anche perche esso rappre-
senta un obiettivo allargamen-
to del fronte rivoluzionario a 
nol favorevole, ma senza ripro-
porre alcuna ipotesi gia scaval-
cata e respinta daglt studenti 
come 11 sindacallsmo unlversi-
tario. impegnarcl laddove le 
avanguardle studentesche non 
s'lmpegnano, rlschlando dl af-
fossare le potenzialita di lot
ta del movimento di massa. 
I conipiti della FGCI sono ri-
voltl verso quegli strati glova-
nili operai contadlnl e studen-
teschi (apprendisti, giovanl di-
soccupati, giovanl operai con 
prospettive precarle, studenti 
professional! e tecnicl e per 
altrl versi studenti serall). 

Proprio partendo dalle glo 
vanl generazioni riusciremo a 
far diventare collettiva e di 
massa la determinazione di lot
ta fra le classi popolari, per
che proprio fra le giovani ge
nerazioni e plii viva 1'esigen-
za e plii intransigente la ri-
chiesta di nuovi strumenti cul
turali e di una nuova orga-
nizzazione della istruzione 
pubblica. 

NATTA 
II compagno Natta ha lnl-

ziato il suo intervento dichia-
randosi d'accordo con 1'esigen-
za indicata da Napolitano di 
un forte rilencio di una linea 
di rifonna generale della scuo
la, inteso come rllancio di rno-
tivazionl politiche e ideal! sut 
contenuti della rilorma e sul 
metodo di lotta per conqui-
starla; e anche come lurmu-
lazione di proposte legislati
ve non settoriali. che abbia-
no carattere genamle e non si 
Iimitino ad alcuni aspetti s:a 
pur qualificantl della riforma. 

L'esigenza di questo rllan
clo ci e imposta non soltanto 
dalla crisi dellTTniversita e del
la scuola come strumenti di 
egemonia delle classi dirigen-
ti, ma anche dalla crisi del 
rapporto fra scuola e socie-
ta L'accentuarsi del caratte
re produttivo della ricerca e 
della cultura aprono contrad-
dizioni in nuovi campi, che 
si manifestano su tcala mter-
nazionale ponendo problemi 
anche alle Societa socialiste. 

Dobbiamo percib avere la 
consapevolezza che questi pro
blemi esigono un confronto 
anche con !e soluzion: di pio-
spettiva che noj :nd;ch:aniD 
alia societa jtahana; cosi co
me dobbiamo essere consine-
voli del fatto che il perma.ie-
re del carattere :stitu7iona:e 
della scuola come strj;n?p.t.-> 
di egemonia e dl con?er.io 
rende permanente il risch.o 
che la sruol3 diventi una so-
vrastruttura conservatnee. 

L'esigenza della rlforma r«.n 
pane solo da questi -ia'i 05-
gettivi, ma anche dal fatto che 
:1 mov;mento studentesco e 
stato posto dal suol stessi suc
cess: davanti a questo nurlo. 
D: fronte ad una ceria discon
tinuity. ad alrune rott.ire rhe 
si sono verificate nel movimen
to studentesco s:a a causa del
la repressione che dei suoi 
stessi errori no: debbiamo ave
re chiaro che non e'e rifor
ma che vada avanti senza lo 
:mpegno delle masse :nte.»es-
sa?e; c, d'aitra parte, che non 
puo esserci sv.luppo d: rr.a>-
sa del mor.men'o nellTTr.:ver
sita se esso non e lmpK'ma-
•o t;i .ma '.:r^n organic^ d: 
r:fom".a zenerale 

No: dobbiamo fare: portato-
n di due istanze. i'-.dea de'.-
la riforma come morr.ento del
la strareg-.a ger.era.e pe: '.a. 
•ra--.formaz:or.e de.la s-->c.e'a-, 
:'. pnncipio deil'org3n:zza7:-)r.e 
delle forze. che passi per .'a 1-
ronomia. ma anche per la ceri-
:r£.l:77a;:or.e e la democratic:-
ta del mu'.-.mer.to. resp.n^er.-
do : r:scr»: d; chiusura. d: 
frammen*az:or.e, del ver.:r rre 
r.o del rapporto democrat ~o 
fra quadn e ma?se li r.<><.*ro 
coritributo deve essere quello 
della ricerca, della preseriza 
del partito nell'Univers'.ta: 
una prese.-za chz non :?r.or: 
o sottovaluti. naturalrr.er/e. 
que'.Ia del movtmento studen 
tesco. La stessa es:senz3 vale 
pei :1 mov.mer/o dt-sl: m,«e-
gnanti, nel quale dobbiamo 
opporci al pericolo deH'affio-
rare di e!err.er.:i corpor.ntivi. 
essendo sempre consapevolt 
che 1'elemento essenziale, del 
processo d; unifi^azione del.'e 
forze ai f:nl della !o*ta e la 
supenor.ta. la forza della no
stra proposta politic*, e cultu-
rale. 

L'mdicazione di Gramscl, se-
condo la quale la classe ope
raia de\e avere -.ina 5".:a '.:r>a 
alternati\-a dl politica scolastl

ca, capace dl saldare gll intel-
lettuali alia classe operaia, e 
di farle conquistare l'egfiihi-
nia gin prima della conquista 
del potere, e valida ancora *>g 
gi. La novita attuale, rispatto 
all'analisl gramsclana, e che 
gli Interlocuton non sono pin 
solo gll intelleftuali, ma so-
prattutto i giovani, gl) stud'n-
ti; ed e pure nella funzione 
nuova che la ricerca e la cul
ture assolvono nella societa. 
Cib fa della scuola, oggl piu 
che mal, un terreno decisivo 
dello scontro di classe e del-
lo scontro dl egemonia. E fa 
al tempo stesso di questo 
scontro una battaglia non rin-
vlabile. un lmpegno di carat
tere rivoluzionario. Questa con
sapevolezza rlchiede da noi 
una impostazlone avanzata, 
non subalterna, non solo pro-
testataria, ma capace dl pre 
sentare la classe operaia, gia 
oggl. come classe dirigente. 

I nostri passati progettl per 
la scuola obbllgatorla e per 
l'Unlverslta dimostrano la coe-
renza della nostra linea, ma 
anche alcunt limitl: quello, so-
prattutto. dl non essere rlu-
scltl ad lnuin.re con sufficlen-
te precislone il contenuto cul
tural nuovo della scuola e 
dell'Unlverslta. Di qui sono 
derlvatl anche 1 limit! della 
presa dl cosclenza da parte 
delle masse, e quindi del mo
vlmento. Vi sono statl anche 
alcuni rltardl nel comprende-
re fenomeni ed esigenze nuo 
vi che andavano maturando 
nella scuola e nell'Universita; 
ma tutto cib non ha intac-
cato la coerenza delle nostre 
proposte, ne cl ha lnvischia-
to in compromessi. Dalla bat
taglia che noi abblamo con-
dotto, infattl, non c ccrto 11 
centro sinistra, con i suol ten-
tativi moderati di riforma. ad 
usclre vittorloso. 

Oggi ci si pone la necessl
ta di uno sviluppo e dl un ap-
profondtmento nel confrontl 
dei temi posti dal movimen
to studentesco e dagli inse-
gnanti; un approfondimento 
che riesca a tradurre le im-
postazioni generali nella lndl-
viduazione di obiettlvi concre
te quell! che possono diven
tare realmente leve e strumen
ti di nnnuvamento, come i di-
partimenti, il docente unico, 
il diritto alio studio. Questa 
esigenza cl e posta anche dal
la complessita della sltuazio-
ne che si e venuta a creare 
all'interno del centro sinistra 
dopo il fallimento della linea 
di ristrutturazione moderata 
dell'Universiia, e che non pub 
essere rldotta al binomio re 
pressione riformlsmo. Non si 
pub escludere che nel rentro 
sinistra ci siano forze che 
guardano a no: per ricevere 
impulso ad un'azione di rifor
ma; n6 si possono rldurre 1 
contrastj fra uommi e parti
ti della coalizione al gioco in-
tcrno delle lorze politiche, 
mentre si tratta spesso di con
trast: reali sulla stessa impo
stazlone del problemi della 
scuola. Dl fronte alia comples-
sith di questa situazione. lo 
schieramento unitario che noi 
vogliamo creare ed allargare 
su! problemi della scuola non 
deve limitarsi a demistiftca-
re lo pseudo-riformismo. ma 
a far avanzare proposte con
crete e positive. 

Natta rlsponde pol al alcu-
ne critlche sul nostro voto al 
Senato suila mozione presen-
tata dal partiti di maggioran-
za: si trattava in primo luo-
go di dare una smentita al
ia pratica repressiva; in se-
condo luogo, di una afferma-
zione positiva sulla metodolo-
gia della riforma, smentendo 
la pratica del vertlcl. e avan-
zando l'lpotesi di una piu lar-
ga e ricca dialettica fra tut
te le forze interessate. Al tem
po stesso. abbiamo voluto con 
quel voro dare un esempio di 
come sia possibile saldare il 
movimento ad una battalia 
politica e parlamentare. 

Quanto alia linea delle no
stre proposte. Natta sottoiinea 
come 1'elemento unificatore 
sia quello del diritto alio stu
dio. che comporta in se una 
visione complessiva della ri
forma. e rapprt-senta o^nettl-
vamente una leva essenziale 
di rinnovamento. 

D. TURTURA 
Uno dei limit; del movimen

to studentesco e che esso s: 
sviluopa prevalentf.-ntn'*- r.el-
le r:tta e non riesce ad -^ten
ders: nelle scuole medie. te-
cniche e professional! d°i.e 
campa^ne. I! limite e qua.:*a-
t:vo e nor. solo quantita'ivo, 
b.sogna quind: s:a sup-^r.i'o 
il p.ii rsipidamente poss:").le 
anche e proprio per un com-
pletamt-nto della esperienza 
delict stesso mo%-imento sv.iden-
tesro Si proporranno OJSI al 
mov:men*o slndacale come a 
quello de^l: studenti temi dl 
grande :n*ere.->«e :n uno ^tre*-
to mtreccio di problem: ero-
nomici e culturali di fondo 
Dopo avere sotrolineato tra le 
cause del ritardo la ientezza 
con cui :1 dibattito politico 
generale s: svilupp^ nelle :am-
pagne (riprova al tempo stes
so de; dislr.ello tra citta e 
campagna» rileva come nella 
stessa analis: e d.srussior.e, la 
quest:one non s.a stata aifron-
ta'a.. Ai fondo d: tale assen-
za ne'.la lotta c e un problema 
d: sfiducia politica. :I fatto 
che gli stessi giovan: che si 
preparano professionalmerite 
pensar.o gia ad una loro de-
.srinazione extragncola. Pesa 
anche. in defmitiva. la convm-
zione della imposs.b.lita di 
una lotta contra la s:tuaz:o-
r.e esistente r.eile campa-
gne per ;i domimo deila po
litica capitalistica d: rapina :n 
a^ncoltura E' vero d'aitra par
te che I'esclusione del f:?l. dei 
braccianti e de; contadm: dal
la scuola e una conseg-jer.za 
del tipo d: rapporto d: subor-
d.r.azinne e"onom:ca esistente 
nelle campagr.e: da qui anch» 
:1 nesso stretto esistente tra 
r.'orma della scuola e rifor
ma economica e soc.ale gene
rale. Va detto inoltre che 12. 
politica govemativa, come si 
rileva nelle stesse pre-isioni 
del secondo piano quinquen-
nale, fa rtferimento esplicito 
ai permanere di fenomeni di 
dislivello cultura'.e e d: non 
utiiizzo dei * ceti acculturati ». 
E questo in una situazione 
de'.'.'agr.co'.tura in cui 1'assen-
teismr> scolastico. la scarsa for-
mazione di tecnici a?r.coli 
hanno d-mensionl gravtisun* 

ponendocl al disotto della con-
dizione di gran parte dei pae 
si a capitalismo avanzato. Ha 
sti ricordare un solo dato, 
quello dei tecnici agricoli Inu 

reatl implegutl In vari enti c 
aziende che non superano il 
numero dl 4.40O su una esten 
slone di 17 milioni di ntun 
coltivubili con aziende supeno-
ri ai ID ettari. Tutto cio esi-
ge che 11 movlmento sindaca-
le nelle campagne arrivi al 
plii presto possibile ad una 
proposta politica positiva sui 
problemi della scuolu. La Fc 
derbracclantl ha lnlzlato a 
questo proposito la prepura 
zlone dl un convegno nazio-
nale avvlando una sene di in 
teressantl discussioni attraver
so un contatto dlretto coi gio 
vanl e 11 movlmento studente
sco. L'oblettlvo e dl riuscln* 
a formulare una proposta che 
colga 11 nesso tra riforma del 
la scuola e rifonna agraria. 
Purtendo clu una simile pm' 
taforma si offrono molteplici 
terreni di spenmenta/ione 
(rlsanamento ldrogeologico, 
aziende di sperirnentazione 
agraria, c«Jntrl resldenziall nel 
le campagne, ecc.) In cut brae 
ciantl e lavoratorl agricoli t"»s 
sono lncontrarsl per una n 
cerca e un lavoro comune con 
studenti e tecnici. Un iino di 
inlziativa e dl lavoro :he uer-
mette al tempo stessu ia sa! 
datura dl nuove alleanze tra 
operai e lntellettuali. l e p--i 
me esperlenze reallzzate 1 11 
questo senso sono state posi 
live, si tratta ora di pir,i*-!e 
avanti avenrio sempre come 
pemo centrale del diba'.'.lto «• 
dell'azlone il grande tenia flei 
diverso assetto delle rampa-
gno. 

RAGIONIERI 
Se una linea politica consi-

stesse soltanto in alcu.ie at 
fermazionl loglcaniente conca
tenate o in una deduzune 01 
principi du una posizione n̂ . 
litica generale, nulla iii^ulio 
della lotta per tinj rifonna de 
mocratlca della scuola sem-
brerebbe corrisn.inderi.' alia 
strategia delle rlforme e del 
le alleanze che sostan/ia ia 

« via italluna al soclallsmo ).. 
I.a nostra linea politica icni: 
rale, infatti, ha enucleato ct n 
chiart'ZAi quella «Jifficoltii 
particolare » che Marx vedeva 
conncssa. In un intervento al 
Consigllo generale della Pri 
ma Internnzlonnle. con ia lot
ta della classe operaia pt r I 
un <( nuovo sistema eiucaM 
vo»: «da una parte — clice-
va Marx — e necessario un 
tiiutaiuenlo nH lappvirti soda 
li per creare un detemr.naio 
.sistema educativo, e, d'aitra 
parte, un determlnato sistema 
educativo 6 necessario per po
tere camblare i rapportl so 
ciall ». I-a nostra lineu politi
ca che ha mlrato ad unlre 
riforme e rivoluzione, e che ne-
gll ultlml annl si e arrlcchl-
ta deU'esplicito riconosclmen 
to che spe»ta al movimenti 
real! nelle forme dl organiz-
zazione di questu lotta per le 
riiorme, ha posto tut ti i pre-
supposti perche della lotta per 
la rlforma democratica della 
scuola sla dlspiegata tutta la 
portata rivoluz.lonarla. 

Dobbiamo perb domandar-
n donde per parte nostra sia 
no scaturiti i limitl nei sue-
cessl e nella attendibilita che 
la nostra politica in questo 
campo hn prrsentato. Ci ha 
nuociuto fortemente 11 'anitte-
re allenio e anche idealmrn 
te dlscontinuo della no
stra liuziativa in modo parti
colare dobbiamo lamentare la 
nssenza dl una proposta di ri
forma della scuola media su-
pcriore dopo la rlforma awe-
ntitn sotto la nostra splnta 
(ieilii scuola dell'obbhgo. Que
sto limite che ancora psrma-
ne, ha tolto attendibilita al
ia nostra lotta per la riforma 
come proposta di un nuovo 
priruupio educativo. como lot
ta per l'affermazlone di nuo 
vi contenuti culturali per la 
scuola italiaiia. Troppo poco, 
anche nel dibattito del CC si 
e pariato del movlmento de
gll studenti delle scuole me
die superiori che non b sol
tanto uno degli aspetti soclal-
mente piii significativl del mo 
vimento dl mas^a degll studen
ti Italian!, ma che e anche la 
espressione di un profondo dl-
sagio in uno dei settori plii 
arretrati culturalmente e au-

torltarlamente pld oppresslvi 
della scuola itallana. D'aitra 
parte rp.nalisi della situazione 
delle Unlversita. nel momento 
presente induce ad approfon 
dire la dlstlnzione ormal ne 
cessarla tra « movlmento stu 
dentesco » (cho 6 1'assunzlone 
isolata degli aspetti ideologlri 
e politic! di alcuni gruppi di 
dirigcre il movimento degli 
studenti) e il movlmento di 
mns.sa degll studenti che e un 
fenomeno essenzialmente so-
ciule, che cluede si autonu-
mia p pone problemi nuovi al
le forze politiche, ma richic 
de anche interpretazione pre 
cisa e assunzione di diretta 
responsabilitii da parte del 
partito. 

D'accordo con la linea della 
relazione di Napolitano, Ra
gionieri dlchiara che la di-
chlarazlone tlella Direzione del 
Partito dell'H marzo deve es
sere conslderata come I'lnlzlo 
di una positiva ripresa, che. 
tra l'ultro. ha gia consentlto 
di cominoiare a sottrarre nu 
clei Important! di studenti co 
munisti dalla influenza di 
gruppi che puntano sul nichi 
lisinci culturalo e sul ludJi 
MHO delle istituzioni. Partico 
larmente d'accordo sul proget 
to del diritto alio studio. Ra 
gionieri solleva alcune riser-
ve sulla proposta del « ruolo 
unico del docente-rtcerc Uore », 
in primo luogo sul futto che 
1'Bcrento dl questo dlsegno di 
legge batta sul «docente» e 
non sul « ricercatore », confor-
memente ad un dlslnteresse 
troppo diffuso sulle sort) del 
lo sviluppo della ricerca scien 
tlfica nelle Unlversita Italia 
ne, spcondarlamente per 11 
« coi-jKirativlsmo », che troppo 
evidenternente lo lsplra. 

Ragionieri conclude soffer-
mandosl sui compltl del par
tito net prossinii mesi: dl fron
te alle oscillazloni tra 1'estre-
mismo e il corporativism© 
spettera al partito alutare Ia 
formazlone dl im grande mo
vimento dl massa nelle Unl
versita e nel paese a soste-
gno della lotta che le forze 
delta sinistra svilupperanno 
nel Parlamento per strappare 
misure legislative plii avanza-
te ed aprire cosi nuove pro
spettive per la riforma gene
rale della Universita. 

Un regalo del Tex ministro Andreotti 

IL PETROLIO MINACCIA 
IL LITORALE Dl GAETA 

Un giorno prima di lasciare il ministero I'esponente dc ha autorizzato 
Tattracco delle petroliere — La lotta della popolazione e dei partiti 

contro le manovre del plurimiliardario titolare della « Getty Oil»» 

Dal nostro invialo 
GAETA. marzo 

Un porto pctrolifcro non c 
un qualunquc piu o meno pro-
tctto attracco per motnscafl. o 
barchctte a tela. Si sa ami 
che un vero porto per carico 
e scarico delle colossali petro
liere moderne non pud che 
essere un porto arti/lctale, 
formato da due braccia in 
costruzione di cemento che 
da terra si allargano e quin
di st restrinqono al largo; e 
ai latt deU'apertura che deve 
essere put stretta possibile. ta
le da lasciare appena lo spa-
zio per il passaggio delle na-
vi. devono essere collocati 
sbocchi di forti getti di ae
quo. da manovrarc a volonth. 
al fine dt potere creare in 
ogm momento una sorta d'im-
penetrabile sbarramenio con
tro le lmprovvise correnti ma
rine o le butcre. Cioe un por
to per petroliere deve risul-
tare lisci't e protctto come 
un lago K questo per la 
sempltce ragioie che nel cor-
so delle (imitate e complesse 
opcrnz7(r:i d: >~jrico e scarico 
delle naa. b ist-i un forte len
to dt buteri. un mare forza 7, 
per troncrfe 1 tubt che colle-
gano la w e alloleodolto. o 
per jar sa'.tarr qualche rac-
cordo de'.l 'I'.ertdotlo stesso, E 
allora c il ben Koto « mare dt 
petrol:o.. quello che in un 
jTjci2>'n.'c :*? .<e irrilevante ca-
pztito 1 Fr.mictno rese per 
mesi il li'.i/ra'.f una poltigha 

Per vil ipendio 

alia Repubblica 

Denunciafo 

il nipote di 
von Ribbentrop 

BOLZANO. 3 
I„i rr.<ij ''7ft' .TH ha d<r._r. 

ciato ;*r w.i'.-fT.d." o"-!!a He-
p-jbbhea. •'.'•'.'.* 1 -*.?-z:or.i cc-'.-
t.iz.on.t! «• c.f'.'.i- ff.r7c arma'e. 
Ki-.b-r* P--<-h*Yr. t:a d:rr-'.rorc 
rc4ry>r.«ab!!̂  dt'.IV,r^ano fi'otcr 
r r <3 a:-'r:.«-o * F.-eiheit fi.er 
s .•-rit.ro! » <- Wo'f̂ ar.t! Von V.V1 
r̂tr̂ " :•-;«>r.~.:r-j:.f ;^r !a ('•< r-

nania fct*ra'.e d--ll fir.'ar.!/z<i 
z.or.e e-tremi-t:ca rt-carte !o 
tte>-o r..̂ rr.e c?~. fjeriodico cost:-
lu "a ri^l I)rech«lrr 

Sotf> lo p-jior.imo d: W'o'.f 
car.r wir, Wtl^bcrj s; r.asfon-ie 
in rt-a'.'a \.r. n ry-,:e de!l\-T mi-
r.:«tro rl- j'i ?'.-:»n di Hitler. 
.Trtach.m vr.n R;bben*ropp. jzm 
"iz^ata a Nonir.bersra quale cn-
rr.irale ci srurira r.azi'ta Si 
trails ti: \\(>'.za-.c %on Ribben
trop. il c,j:-..e durante il rez:rr.e 
h.:lcr;2r/0 corr.pi una br:l!2r.tc 
carr.cra r.e! partito r.aziona'.so 
cia'.i-ta. Nel dopopdtrra egh <•'. 
t̂  rit-d:c?tn al problema aitoate-
sifio ne'la sua cuahta d: pre«i-
riente r„ ur. corr..*A*..i * Treiheit 
fuoer Sjerfl.'ol . 1 i.hcrta p<r :1 
S:dvroV» <t.t_.to sc.io 1 eg.da 
di Drechs'.er. 

di jangn rischioso. 
Queste sono nozioni elemcn-

tari. tutti le sannn e infatti 
per/lno per Genota si studia 
un porto artificiale sul lato 
a p-mente della citta. Ecco 
pero che a Cacta si impianfa 
— e r'e gia. come e noto, uri 
decreta mtnisterialc firmatn 
da Andreotti il oiorrto prima 
di lasciare la poltronn di mi-
nistro, il 7 dicembre ly'iK — 
un f campo bar 4 in pierta ra-
da. per I'ampiezza di ben SW 
mtla mq, previslo per I at
tracco di petroliere (ino a 
2(/> mtla tonn che. attraierso 
un deodotto sottomarino. por-
teranno alia costa un flume 
di petroho Tutto esposto ai 
dun renti dt questa parte del 
Tirreno. s^nza alcuna costru-
ztone artificiale che sia valida 
protezionc Un rtschio che nes-
suno correrebhe. se non un 
pruato aiidtsstmo dt conclu-
dere un buon afjarc specula-
tuo 

l.'area roncasa a tutto rt
schio della rada dt Gaeta. del
le cost? delta Campania e del 
napoletano. del mare prospt-
ciente. andrc. a finire nelle ma-
m della « Getty Oil » del piu-
rxmili'iT'l'iTio nmerienno Paul 
Getty I! quale punta su una 
np*raz:r,ne d\ bns^a specula-
zione di monopoho chi vorra 
il p*tr','to — e si tenga con-
to <~h.c lA-tT,iticn >' tmpra-
fî a')..'*- ;,>T .'- r,-tro'.tere gi-
gi~:t: -- d'nri r.-mr'* a pren-
derl'} da It:, r.hc *ue eoidt-
ZlOT.l. 

('(.r.tro queiia operazi'ine 
soro i'.i'jr.'i r/:Ttii'.. si-.-J'jcati. 
cr.'.i lorali eits del Turtsmn. 
fo iw; ! ! T.-Vira': mteri c o n 
ni'r'.T.t:, '.~:- r,rc.'<.'-. di r>gn: 
ra:-';',r.a. c.tta .Sono iatt a 
Mil'. . rr'i. a Gaeta, 

r. F',rriiL: co'-utill dl aguazio-
1-' ur.itn'i ii] pel m locia'.i 
s',:. ';.'.'i !/:. Kd e r.at'irale 
Lo sn'.upp't de! bisso IMZIO, 
an-he r.ei j^nni de! Comitato 
reg: ,-.~.'.f- e soprcitutto se-
gue-.i-j !z .'(.;:ri: de'.'.e cose, e 
le5~.tr, a \e\ litre iiiziatue 
;idi\'r:s.': a :-„- sene dl di-
retir:c: dz'.'.i fos'i a! centra 
lia'.Ui di !..::".z al ".zp-'jleia-
-.0 '--co-.!'-, \-.z rr'e che 
s'rut': il q:.-.dro tf-'ito^uile 
•rw'.e\r,'e | - '.-;T;:o-:e die po-
t'rz: ilit: jiTod'.itne ~jT:co!e. 
ttd'.'triil:, c<jT".r.ierciait. tur:-
s'.iche i-^r,r-.rr..i ur..i pnil'i-
M:T,- . , ' a'^-calcti. con la 10-
lrj\ta di (?»<tre o'gziic- e m-
terco-nplerz--"-.: zre 

Di I'finte ; qL-'tte pro^pet-
l:ie 'he "! • LIIS i'.'er.'iono 1 
P'irt:;: ii siii^t^a e che or-
rn~i $010 C(/ii;i:ii> ds . r e di 
dir:~e~;ti soc\.-'.i*t: e democri-
s'.-.'^.i o'treche iillz q-.cs: to
tality de!U p/jpolazio-.e, ia 
* Gelt), O:! J ma-.oira lerven-
dos: dt giortsii 'ir-etieanti 
di r ^vilupp-i iidustrizlc » (tut
to I tmpianto « Getty 0:1 * oggi 
esistente occupa apzeva 200 
persnne e gli ampUa'nenti non 
aur-enterebbero eke di qual
che dectr.a gli occupttti) e d: 
tecmri mo'.to conp:zcer.ti che 
s'crnar.o nelle pngme local: dt 
q%ei gmrnah dich:arc2:o^.i tan-
to ottimistiche quanto super-
flciali e errale 

In un q\adm organico di 
sviluppo c'entr.i r.nche I'm-
dustr-.a del t^r:srno che chit-
de forte sviluppo r.ella zona 

di Gaeta-Formia: ma con il 
petrolio a grumi sulla cresta 
delle onde o tungo gli areni-
li. i furisfi si sentono scarsa-
mente invitali a fare il bagno. 
Precnstituire fatti compiuti. 
pregiudicarc con installazioni 
illogiche e speculative svilup-
pi cconomici dl intere citta. 
zone c papolaziont. e un vec-
chio. ventennale vizio demo-
vristiano con te aree edili-
zie o con Industrie casuali e 
sterili. seminate qua e la nel 
Sud. Si puo fare perderc que
sto vizio ai governantt dc so
lo (dn una forte c unit aria 
protesta dal fiasco e eon una 
inctsiia azione politica. 

u. b. 

Volo inaugurate 

della linea 
Roma-Belgrado-

Bucarest 
BrlLGRADO. .t. 

Con 1'arrc.0 ih in « Car.i.el.t 1 
Alitalia c st.-.td lrmi^urata ,..?Ti-
ciaimt-r.te la hr.ea aerta Oeiia 
compagma d: baiiditra italiana 
the tollt ght-ra Roma a Beigra 
•il e a Bjcare-t. I vo!; a*.ranno 
ur.a pL-r.odicita bisr-u;:r.anale e 
si s'.olgeranno i! gio\cdi e 1; 
i-aba:o cor.tribuendo cosi ad al 
larsart; 1 contain tra il nostra 
pat-:e e d mor.do v^cialista 
eur<.p*o. 

Aila !r.au»;ura7;or.e delia lir.ta. 
a-vcr.-ita 5tarr.fir.e. erano pre 
=cr.ti. oltre ail'amba-ciatore d: 
I'.ai.a m Juso'!a\:a Folco Tra 
balza. ii d.rtttore deli'a.iazxr.c 
cr.ile ju?osU-.a e alti espcr.er.t; 
dcl.'a \ :ta pol.t.ca ed £-cor/-jm:ca 
d: Ruet'o pac-;f-

Ir, oicasi'ire de'. -ulo ci: apor 
tura soro «tati o-p \ cell" \!.tal:a 
oltre ai:c persona..'a pro-.er.itr. 
ti da Bu.-art«t. rr.o;-.i g.urna'.isti 
c prc-rsfî al.'-ii j•^i,i>'.f^\'-• ch-:- so 
steranr.o a Roma i_o C,:ITT: \\ 
\.'~"Ao i-'T'e z'.i :.'nprâ '.•.. e le 
^'.'-TiziA'.Te colla cr rr.p^gr.ia. 

A Torino 

bomba contro 

il monumento 

al carabiniere 
TORINO. .1 

In ordijio i-iplosi'.o e stato 
fatto sx>pp:are la r/rne scorsa 
nei prt-̂ si de. rnonurr.cr.to al ca 
rab.n.ere ne; « G.ard.r.i reaii >. 
•<r.zj pcraltro pro\<xare danr.:. 
L'csp!os:one e stata scr.tita da 
~'.\ ab.tant; cV.'.a z t i e d,»i ; 
a^cr.t: in <er\iz:o rclla vic.r.a 
prcfettura. Alcuni \etri sono ar. 
dati jn frar.tum: re'.'.p ca»^ ad.s-
centi. Sono state nmenute da 
gli inquirenti anche tckeftge dei 
cor.'.er.'.ton di p!a«.tica in cu: era 
cnVrxrato re*p!o*;\o. 

T gran.t.t del rror.urr.cr.,.'> e 
i nmaito soltanto brucia.rchiato. 

., SUPERMERGATO MOBIU 
L« Aat*mi» prodaitoal 1B8P dJ aobill par la ••<< «d on 
prveso •orpr'ssl ^ 

Oni vl<iUk *1 8op*rniBrt»to Mobili * nn dl»»rtLm»nto, ano ihock 1 

Ad •(ai (UM a* t«wrot ana *cop«rta. S«^ait« la traceia *d 
»«oo\.--. na dopplo taaor*. 
Bastal BOD pouiamo rflrVl dl pti. VI diclajao aole arri»a\a 
prlati (non dltalo «itli amJeU. ^4 

r SINIERCATO MOBIU 
1 Miocm nOMA ru» HUOU »o»nci rutaAiu •AVIUM* MODCM* 
I vtnuu Mpnlilm 411 
I ROMA IXra (r*ll««t«l« Italia p ••• M»r..»i 
Va Tal a»l|«*t l« UIMI 

/ „X a _ L - — _ 

NEL N. 14 DI 

Rinascita 
da oggi nelle cdicole 

Risposta all'w Osservatore romano» %o\ Corw 
cordato (ed i lor ia le d i Libero Pierantozzi) 

Intervista con Carlo Galluzzi: // di
battito a Mo8ca sulla conferenza 
dei Partiti comunisti 

II «c barone» Bruno Storti (d i Ugo Baduel) 
Sullo e De Mita ad Avellino (d i An ie l lo Cop
pola) 
Relazione economica 1969: diminuisce la 
quota del reddilo dei lavoratori (di Eugenio 
Peggio) 
Torino: chi paga le spese generali di Agnelli 
(d i Diego Nove l l i ) 
E' scoppiato il bubbone della RAI-TV (d i 
Ivano Cipr iani ) 
La nazione e I'internazionalismo (di Umber to 
Cerroni ) 
II volfo originale della Comune ungherese di 
Bela Kun (d i Enzo Santarell i) 
Salute dei lavoratori: tutto per il profifto, 
niente per I'uomo (d i Renzo StefaneMi) 
II dissenso ermetico (d i Mar io Spinel la) 
La « poverta » delle cose (d i An ton io Del 
Guerc io) 
I baci rubati dell'adolescenza (d i M i n o A r -
gen l ie r i ) 
Ebrei contro il siomsmo (dai le « tesi » de l 
Partito Comunista d' lsraele) 

A 2H armi dalla svolta di Salerno 
! IL DIARIO DI TOGLIATTI 
I DELL'APRILE 1911 

£ im ttndita it m. 3 - wiarxo 1969 

Scuola i ? Riforma 

G i u s e p p e Cniaranre 

La "tecnica" della riforma 
Fernando Rolondo 

Gli insegnanti nella riforma 
lucio Del Como 

Studenti oggi 

Inlervenh al dibafMo 

SCUOLA E LOnA Dl CLASSE 
Edacazione* a Cuba 

ESTENDERE LA LINEA Dl MASSA 

PROPflsTA DI RIFMM.I DE1LISCCOU SEC0XBAR1A M M U l 

U n f a s c i c o l o L. 4 0 0 

TUTTI G U ABB0NAT1 RICEVERANNO 
\U O M A G G I O 

una elegante cane l la con 8 sxampe btocrafiche 
di BRUNO CARUSO 

A coloro cha procureranno un nuovo abbonamento 
invieremo in omaggio 
un volume degl i Editor! Rtuniti o di Laterza 
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