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La relazione del compagno Giorgio Napolitano alia Conferenza nazionale del Partito 

~ LE PROPOSTE E L' IMPEGNO DEI COMUNISTI ITALIAN! 
per una scuola rinnovata nella prospettiva socialista 

Gli obiettivi immediati per i diversi livelli dal-
Pobbligo all'universita - Valore politico attuale 
della lotta per la riforma scolastica - Contro le 
impostazioni moderate e conservatrici - La dif-
fusione dell'istruzione non pud e non deve 
significare dequalificazione - Le responsabilita 
della DC, dei gruppi dominanti e delle autorita 
accademiche reazionarie - L'importanza del 
Movimento studentesco e i suoi rapporti con il 
partito e lo schieramento di classe - Le posizioni 
estremistiche portano a una rinuncia alPazione 

La Conferenza nazionale del PCI 
per la scuola vede da oggi riuniti nel 
teatro comunale di Bologna, al mat-
tmo, e nei locali della federazione, 
nel pomeriggio, dirigenti del partito, 
docenti, studenti, operai, rappresen-
tanti di tutte le organizzazioni provin
cial!, parlamentari, amministratori lo
cali e regionali. 

Alia presidenza sono stati invitatj i 
compagni: Enrico Berlinguer, vice se-
gretario del nostra partito; Bufalini, 
Cavina, Di Giulio, Fanti. Napolitano, 
Natta. Occhetto, Reichlin, della Di-
rezione; Pavolini condirettore del-
I'Unild; Borghini. segretario nazionale 
della FGCI; Galetti. segretario pro-
vinciale di Bologna: Zangheri. sinda-
co di Bologna; Vignola, segretario 
della CGIL; Capitani, segretario della 
CGIL-Scuola, e gli altri membri del 
comitato centrale presenti in aula. 
Inoltre gli assessori alia cultura del
le regioni Emilia. Toscana e Umbria, 
Pescarini, Filippelli e Monterosso. il 
presidende della provincia di Firenze 
Tassinari, l'assessore bolognese alia 
cultura D'Alfonso. gli operai Garbi, 
Gargiulo e Bonalumi. 

Dietro i tavoli della presidenza, una 
grossa scritta (< Una scuola rinnovata 
per un'Italia democratica e socialista*) 
Bintetizzava il tema dei lavori. 

11 compagno Giorgio Napolitano ha 
Bvolto la relazione introduttiva. < Per 
quel che riguarda il nostra partito — 
ha iniziato Napolitano — la svo'ta che 
e necessario compiere e che gia si 
delinea va — ha specificato Napolita
no — nel senso del superamento dei 
limiti specialistici e settoriali della no
stra elaborazione e del nostra inter-
vento sui problemi della scuola, di 
una forte impostazione politica e di 
massa di questi problemi. di una mo-
bilitazione nella battaglia per il rin
novamento della scuola, dell'insieme 
delle nostre forze. 

E cid. innanzitutto. per i mutamenti 
oggettivi che si sono verificati in questi 
anm: la trasformazione della scuola 
italiana in scuola di massa. il forte in
cremental della popolazione studente-
sca; l'estremo acuirsi della crisi della 
scuola nelle sue strutture materiali co
me negli ordinamenti e negli indirizzi 
cultural!. 

Profondo travaglio 
ideale e sociale 

Inoltre, nella scuola vi sono oggi for
ze ingenti di studenti (quasi due milio-
ni e mezzo fra scuola media superiore 
e Universita) e di docenti (oltre sei-
centomila nelle scuole di ogni ordine) 
c!ie hanno espresso in questi anni un 
profondo travaglio ideale e sociale, con-
nesso at processi di trasformazione del
la societa italiana e a fattori di por-
tata internazionale. L'acuirsi dei pro
blemi che investono questa massa di 
for/e e I'incidenza dei movimenti stu-
denteschi nella lotta sociale e politica, 
sono tali da porre questioni nuove alle 
for7e democratiche. e in primo luogo 
alle forze operaie e popolari. Al tem
po stesso. hanno acquistato un peso sco 
nosciuto nel passato i problemi della 
formazione culturale e professionale dei 
giovani, e dell'aggiornamcnto cultura
le dei lavoratori e degli adulti in ge
nerate. 

L'insieme di questi problemi e inse-
parabile dalle contraddizioni e dalle 
tendenze generali dcllo sviluppo capi-
talistico cosi come e stato imposto nel 
nostra paese dai grandi gmppi monopo
list ici. Quella che si combatte nella 
scuola quindi e una battaglia politica 
e ideale di portata sempre piu decisi-
va, tra diverse concezioni della cultu
ra in rapporto a diverse e opposte 
ipotesi di sviluppo della societa. In 
questa battaglia e in gioco un allarga 
mento o un restringimento delle al 
leanze della classe operaia, e quindi 
un rafforzamento o un serio indeboli 
mento del processo politico di sposta 
mento a sinistra. 

La scuola costituisce percio oggi uno 
dei terreni principali della lotta politica 
e di classe: e quindi — ha detto Napo
litano — «per il movimento operaio. e 
innanzitutto. per un partito come il 
nostro che tende ad esprimere piu di 
qualsiasi altro la funzione dirigente 
della classe operaia, si tratta di assu 
n ine la questione della scuola come 
grande questione nazionale. la cui so-
luzione diviene parte imegrante di un 
pmgramma di rinnovamento. in sense 
democratico e socialista. della societa 
italiana ». -

S' tratta di una scelta strategic* e 
poMica. che tiene conto nnche delle 
mnni'vro msidio^e cite vorrroi rrii fa 
vmirt attraverso cio che accatle nella 
Kcuoln un riflusso miwlermo nella si 
tbazione politica; e viceversa tiene cun 
to dtlla possibilita di conquistnre nella 
scuola nuove posizinni di lotta per la 
democrazia. 

Ftoett alia politica della Democrazia 
, Cristiana e dei suoi govern! che ha 

gettato la scuola nella sua crisi attua
le. noi comunisti contrapponiamo una 
linea di riforma radicale nel quadro 
della lotta per un generate rinnova
mento politico e sociale >. 

La scuola negli 
ultimi 10 anni 

Pnssando ad analizzare la situazione 
delta scuola. Napolitano ha iniziato con-
statando che tra il 1961-62. e il 197071, 
g!i alunni della scuola dell'obbligo. sono 
passati da 5 milioni 893 mila a 7 mi-
lioni e 97 mila; gli studenti delle scuole 
medie superiori da 815 mila a 1 mi-
lione 654 mila: quelli dell'Umversita da 
205 a 556 mila. Ma il quadro comples-
sivo dello sviluppo della scolarita e an-
cora dominato. alia base, da limiti, 
strozzature e ritardi gravissimi. 

Cominciamo dalla scuola dell'obbli
go Nel 1969 solo il 56.1 per cento dei 
bambini iscritti nel 1961 alia prima ele-
mentare e arrivato a conseguire la li
cenza media; la percentuale si abbassa 
nel Mezzogiorno al 41.2 per cento. I 
fenomeni di evasione, dispersione. di 
esclusione. nella fasc!a della scuola del-
l'olihligo sono ancora macroscopici. 

Ne si puo tacere delle condizioni del
la scuola materna. II fatto che. anche 
a causa della limitatissima e lenta 
applicazione del principio. sancito per 
legge della scuola materna statale. nel 
196? 70 si siano iscritti alle scuole per 
I'infan7ia. per lo piu private, si e no 
la meta dei bambini tra i 3 e i 6 an
ni e ne siano cioe rimasti del tutto fuo-
ri oltre 1 milione. di cui piu di 600 
mila nell'Italia meridionale. deve es 
sere considerato in tutta la gravita del
le sui* conseguenze anche sulla suc-
cessiva formazione e carriera scola
stica dei bambini. 

I piu colpiti da questa esclusione dal
la scuola materna, e dalla selezione 
che si opera nella scuola dell'obbligo. 
sono i bambini delle famiglie piu po
tere del Mezzogiorno. delle campagne. 
dei quartieri piu popolari delle grandi 
citta. 

Non ci sfuggono. certo. i fatti nuovi. 
i progressi. Si calcola che mentre tra 
il 1959 e il '63 gli occupati in posses-
so di almeno la licenza media inferio-
re non raggiungevano i 2 milioni. tra 
il 'G4 e il '68 essi siano saliti a oltre 
2 milioni e mezzo. Ma ci6 non toglie 
che nel complesso, ancora nel 196D. 
u 75 per cento di tutti gli occupati e 
il f»7 per cento degli occupati nel set-
tore agricnlo si trovasse. al massimo. 
in possesso della licenza elementare. 

I persistent! limiti dello sviluppo del
la scolarita riflettono. dunque, innan-
zuuuo una pesante eredita di comples-
siva arretratezza civile c culturale del 
p^i'se. seriamente intaccata. certo. in 
questi 20 anni. dall'azione delle forze 
poi»nlari. ma non liquidate per respon
sabilita dei governi diretti dalla DC. 
Vi si riflettono. in secondo luogo. gli 
st.uilihri storici della societa italiana. 
ribaditi e aggravate dalla recente 
espansione monopohstica. 

Quanti sono i ragazzi costretti ad ab 
. bandnnare la scuola dell'obbligo per an-
dare a lavorare? II ministero del la 
voro sta preparando un rapporto su 
qupftc tema. sui «fuori legge» del 
lavoro. sui ragazzi assunti. in viola-
zione della legge, al di sotto dei 15 e 
dei 14 anni. Si scrive, che non sono 
meno di 500 mila. diffusi in tutto il pae
se. ma soprattutto residenti nel Mez
zogiorno o provenienti dal Mezzogiorno. 

Questa arretratezza — ha sottolinea-
to il compagno Napolitano — ft una 
arrelratezza di cui si e alimentato il 
tumultuoso sviluppo economico e socia
le guidato dai gruppi monopolistici. 

Essa fu tutt'uno con 1'impronta di 
class* della scuola italiana che si n 
ve'a innanzitutto nei fenomeni ancora 
co>i massicci di esclusione dalla scuo 
la per 1'infanzia e della scuola del 
1'obnligo. o almeno dal compimento del 
la scuola media unica e della stessa 
scuola elementare. Se vogliamo mobi-
htnre grandi massi lavoratrici e popo
lari nella battaglia per il rinnovamen
to e lo sviluppo della scuola, dobbiamo 
partire da questi fenomeni. dobbiamo 
saner cogliere tutte le esigenze di giu-
stizia di emancipazione. di progresso 
sociale e civile che ne scaturiscono. 

Ma la crisi che oggi investe la scuo
la italiana e chiaramente qualcosa di 
ben piu profondo. E' crisi di ordina 
menti. di metodi, di contenuti culturali. 
e crisi ideale e politica, e crisi so 
ciale. Le cause di questa ensi stan-
no da un lato nella contraddizione. 
p».r le classi dirigenti borghesi, tra ".a 
nccc-sita di apnre la scuola in qual 
che misura. a uno sviluppo nuovo: e 
la ii t-apncita di onentare questo svi 
Iuppo, il timore di perderne il contral
to. la tendenza. dunque, a frenarlo e 
svuotarlo; e stanno. daU'altro. nella 
crescita della coscienza democratica. 
della volonta di emancipazione e di 
aspirazione socialista tra le grandi mas

se dei lavoratori, del popolo e della 
gioventu. 

La necessita di imprimere alia scuo
la. ai vari livelli, un piu ampio svi
luppo, un piu largo carattere di mas
sa si e posto in questi anni in termi
ni oggettivi, innanzitutto alle classi do
minanti. e si e posta alia Democra
zia Cristiana e ai governi da essa di
retti come necessita politica. dinanzi 
alia spinta che veniva dalle masse, 
dat movimento dei lavoratori, dall'op-
posizione di sinistra, e in funzione 
dc-Ua stessa caratterizzazione progres
siva che si ambiva a dare alia coa-
lizione di centro-sinistra. 

I.'immissione di nuove. larghe mas
se di studenti nei vari ordini di scuo
la. l'esperienza che esse hanno fat
to della scuola italiana e degli attua-
li rapporti tra scuola e societa. lo svi
luppo generate del movimento demo-
cintico nel Paese. hanno sempre piu 
acuito e reso evidente la contraddizio
ne entro cui si sono mosse le classi 
dirigenti borghesi. e la crisi della po
litica scolastica tradizionale: hanno 
rw'ssp in discussione nel modo piu ra 
dicalp la scuola cosi com'e. le sue 
strutture. i suoi orientamenti politico-
culturali. e le stesse tendenze e pro-
spettive di evoluzione dell'economia e 
della societa a cui essa 6 legata. II 
qtiadro dei problemi oggi aperti va 
cosi ben al di la di quelle esigenze 
di ammodernamento e «razionalizza-
zione ». oltre che di espansione, del si-
stema scolastico. che pure le classi 
dirigenti borghesi si sono oimostrate 
incapaci e timorose di affrontare. 

Ci riferiamo — ha affermato il com-
Piigno Napolitano — ai problemi posti 
dai movimenti studenteschi nelle uni-
ver.sUa. a partire dall'anno 1967 68. e 
nelle scuole medie superiori negli anni 
successivi. e da altri movimenti di opi-
nione e di massa attorno ai problemi 
della scuola. che hanno. in questi ul
timi anni. coinvolto strati via via piu 
larglu delle classi lavoratrici e della 
popolazione. 

La battaglia contro 
Tautoritarismo 

Da questi movimenti di studenti. di 
insegnanti. di lavoratori. scaturiscono 
in sostanza alcuni problemi essenziali. 
sempre piu strettamente intrecciati tra 
loro: condizioni materiali della scuola. 
di ogni ordine e grado. degli studenti. 
dei docenti. del personate non docente. 
dirittn alio studio e democrazia. conte
nuti dello studio e sbocchi professio 
nali. questione del lavoro e del tipo 
di collocazione nel processo produttivo 
e nella vita sociale. 

Le piu recenti agitazioni studente-
sclie hanno la loro radice piu imme-
d;ata nell'aggravarsi delle condizioni di 
studio e di vita, specie per una parte 
degli studenti medi e universitari. 

Un altro tema centrale della lotta 
det'li studenti (insieme con i problemi 
dei costo dello studio e del diritto alio 
studio) e costituito daH'autoritarismo 
nel governo delle Universita e nella 
direzione delle scuole medie e superio 
ri Sappiamo bene — ha afrermato Na-
poiilano — che alcune parole d'ordine 
e delle forme di lotta adottate dagli 
studt-nti si prestano a gravi ambigui 
ta e presentano sen" rischi, per lo svi
luppo stesso di una battaglia di rinno
vamento democratico della scuola. Sap
piamo che anche polemiche sacrosan-
te. come quelle che si sono in questi 
anni sviluppate in modo rovente nelle 
Universita. nei confront! degli c istituti > 
della lezione e dell'esame. possono dar 
luogo a un vuoto, confondersi con la 
a.sp.razkine alia scuola facile. Ma quale 
responsabilita hanno i governi finnra 
succrdutisi. per avere lasciato che 
s^rnpre piu le Universita diventassero 
m^cchine per esami. con le conse 
guenze gia lamentate 70 anni fa da 
Antonio Labriola? 

Nella impostazione dei movimenti stu 
denteschi. la battaglia contro I'autonta 
rismo si d col legata alia battaglia per 
nuovi contenuti culturali e nuovi me
todi didattici; ma essa ha avuto il suo 
hmile nella scarsezza di proposte po 
sJtivc in materia di orientamenti cul
turali e didattici. 

Su questi temi. Iimitati sono stati 
anche i eontributi dei docenti. Infatti 
gli insegnanti elementari e medi so
prattutto appaiono dominati dai pro-
bteini delle loro condizioni materiali. e 
spesso impreparati a recepire e com 
pitndere le tumultuose modificazioot 
ch«» vanno delerminandosi nella «iciirtla 
I limiti e le deformazioni ed anche la 
esaspcrazione che si mamfe.Ma fra gli 
insegnanti. sono ben comprensibili se 
si pensa alle condizioni precare del loro 
lavoro, airincertezza giuridica. all'in 
soddisfacente trattamento economico. al 
declassamento sociale. all'asprezza del
la lotta per l'accesso all'insegnamcnto 
elementare, alia vergogna dei fuori 

ruolo. Quella degli insegnanti 6 dun
que una crisi sociale e ideale com-
plessa. nella quale il movimento ope
raio e democratico deve saper inter-
venire giustamente. 

Di altro segno — ha sottolineato il 
compagno Napolitano — e la crisi ideale 
che si esprime nei movimenti studen
teschi. Ne sono componenti la rottura 
con tradizioni di conformismo sociale 
e culturale. il rifiuto dei falsi valori 
dello sviluppo capitalistico. la ricerca 
confusa di vie rivoluzionarie e di mo-
delli di socialismo. A questa crisi 
ideale si accompagna un travaglio 
sociale determinato in grande misu-
ra dall'incertezza per il futuro che, 
nonostante le ottimistiche previsioni di 
alcuni programmatori. sembra essere 
assai precano per larghi strati di di-
plomati e di laureati. E' per questo che 
la parte piu avanzata degli studenti si 
bente oggi vicina alle lotte operaie per 
uu diverso tipo di sviluppo economico 
e sociale. senza il quale esso compren-
de che e impossibile avere garantita 
una prospettiva di occupazione quali-
ficata 

Da questo quadro complesso emerge 
la crescente difticolta per le classi do 
minaiiti di controllare gli effetti della 
traslormazione della scuola italiana in 
scuola di massa, e di esercitare oggi, 
nella scuola. la loro egemonia cultu
rale e ideate; al tempo stesso e messa 
in discussione la loro direzione dello 
sviluppo economico e sociale. 

11 nostro obiettivo — ha proseguito 
Napolitano — consiste nel sollecitare 
attraverso la battaglia per il diritto 
alio studio e per la riforma-della scuo
la — 1'arricchimento continue della for
mazione culturale e professionale, il 
massimo elevamento del Uvello intel-
lettuale e culturale di grandi masse di 
giovani, di lavoratori, e quindi per 
questa via, il massimo sviluppo delle 
forze produttive, ben sapendo che es
so e destinato ad entrare in contrasto 
sempre piii profondo con i rapporti 
capitalistic! di produzione e proponen-
dovi percio come sbocco misure di mo-
dificazione progressiva dell'attuale as-
setto economico e sociale. La nostra 
strategia rivoluzionaria delle riforme 
di struttura comporta che si operi, che 
si lotti sia per abbattere ostacoli alio 
sviluppo delle forze produttive sociali. 
sia per orientare questo sviluppo, per 
esaltarne le qualita piu avanzate, sia 
per incidere via via suite strutture 
economiche e sociali capitalistiche, sui
te posizioni di potere dei gruppi mo
nopolistici. 

L'egemonia 
della classe operaia 

II nostro obiettivo strategico consi
ste, nello stesso tempo, nell'estendere 
l'egemonia della classe operaia su al
tri gruppi sociali, sottraendoli alia gia 
scossa egemonia delle classi dirigenti 
borghesi. attraverso una azione per la 
riforma della scuola in cui si esprime 
la capacita della classe operaia di ri 
solvere anche i piu complessi proble
mi della societa italiana. la sua ca
pacita di creare cultura. di fare 
opera di riforma intellettuale e mo
rale. La classe operaia si afferma an
che cosi come nuova classe dirigente 
nazionale. anche cosi si costituisce un 
nuovo blocco sociale e politico, che 
porti avanti un processo di trasfor
mazione rivoluzianana della societa 
italiana. 

Non possono in questo quadro che 
apparirci inaccettabili sia le posizioni 
tendenti a semphci aggiustamenti o a 
men ammodemamenti tecnici della 
attuale organizzazione scolastica sia 
quelle rivolte ad assecondare e far 
precipitare, fino — si dice — alia 
dLstruzione della scuola. 

Per quanto riguarda le posizioni estre 
miMiche di nfiuio di ogni ipotesi di n 
forma della scuola. esse si nsolvono 
e* >clt-niemente in una rnuir.cia aa in 
tervenire nella crisi della scuola per 
conqu:starvi posizioni piu avanzate ver 
so ia trasformazione rivoluzionaria della 
soaeta. e negano in sostanza tutto il 
f r t r n o della lotta della classe operaia 
per l'egemonia politica. ideale e cultu
rale. 

Questo terreno — ha affermato Na
politano — e invece irrinunciabile per 
noi comunisti. Noi pensiamo che. nei 
prossimi anni. la scuola possa giunge 
r*- ad esercitare una funzione di spinta 
al rinnovamento delle strutture econo
miche e sociali: infatti. I'estendtrsi 
dell !5imzione a masst crescenti di gio
vani gia sollecita la hqutdazione di-gli 
o&tncoli struttura I i che si oppongono 
alia piena utilizza/mne di questo »K»ien 
zmle intellettuale I 'unica alternativa 
an una crescente iisticcupazione iniel 
leuiiale d un nuovo upo di sviluppo 
economico e sociale. pmmosso da un 
insiime di riforme e da una incisiva 
programmazione democratica. che ga-
ranlisca il pieno impiego anche delle 
risorse intellettuali del paese. A aua 

volta, questo nuovo tipo di sviluppo 
esige il piu ampio ricorso alle possi
bilita della scienza e della tecnica. e 
quindi una nuova espansione della ri-
cetca. un deciso elevamento della for
mazione culturale e professionale di 
grandi masse di giovani e di lavoratori. 

Dall'esame dell'attuale stato della 
scuola. scaturiscono i nostri obiettivi. 
immediati e intermedi. di riforma. Fra 
di essi. essenziali sono quelli della 
espansione delle strutture materiali del
la scuola. che va vista in funzione del 
tipo di scuola che si vuole sviluppare. 
In questo campo. dopo il fallimento 
deila legge quinquennale per l'edilizia 
sc.lastica. la via da seguire sta nel-
1'affidare alle Regioni i compiti della 
piogramma/.ione dell'edilizia scolastica. 

Per quanto riguarda la espansione 
della scolarita. noi ci battiamo perche 
sia garantita prima di tutto la massi
mo frequenza alia scuola dell'obbligo. 
fino al conseguimento della licenza me
dia inferiore. Cio presuppone. oltre ad 
un massiccio sviluppo dell'edilizia sco
lastica. alia gratuila della scuola del
l'obbligo e al pieno tempo impostazio
ni e metodi che favoriscono il compi
mento dell'obbligo da parte di tutti i 
bambini. A questa scelta si collega 
quella della istruzione generalizzata. 
Ma le priorita che cosi stabiliamo per 
quanto riguarda la espansione della sco
larita non possono portare a sottovalu-
tare l'urgenza della riforma della scuo
la media superiore e dell'universita. 

Gli obiettivi 
di riforma 

A proposito della prima, la riforma 
degli ordinamenti e degli indirizzi cul
turali deve investire la scuola nel suo 
insieme, in tutto il suo arco- La nostra 
proposta. gia redatta in termini legislati
ve si basa. infatti. sulla istituzione di 
un biennio che diventi parte integran-
te della scuola dell'obbligo. prolunga 
ta cosi fino al sedicesimo anno di eta. 
e di un successivo triennio in cui. ol 
tre ad una ulteriore formazione cultu
rale comune di base, i giovani ab 
biano la possibilita di opzione fra tre 
gruppi di discipline (tecnico-scientifico. 
di scienze sociali. di lingua e cultura 
classica e moderna). La riforma della 
scuola media superiore richiede una 
protonda riforma universitaria. poiche 
l'attuale universita non e in grado di 
fori lire il personate insegnante adatto 
ad una simile scuola media superiore 

Quanto all'Universita. e nostra con-
viiRione che la scolarita si debba 
espandere anche a questo livello; ma 
queMa espansione non deve p>'u a w e 
nire nel modo caotico in cui si e svi 
luppata finora Essa deve essere in 
fluenzata attraverso le riforme. e at 
travtrso la riqualificazione della scuola 
dell'obbligo e della scuola media supe 
riore. Sempre al livello unuersitario. 
la nostra politica per il diritto alio 
studio tende innanzitutto a modificare 
la composizinne sociale della pnpolazio 
ne smdentesca. non solo con gli asse 
gui di studio, ma con Ia creazione 
Ji una serie di servizi e strutture 
collettive. Alio otesso tempo, vogliamo 
a^nie le porte della scuola anche a 
colore che gia lavorano: in questo sen 
so vanno le proposte di legge comuni 
sta per i lavoratori studenti e per la 
rifnima della sruola media superiore. 

II principio ispiratore di tutte le no
stre proposte di riforma della scuola e 
quello della formazione di «un uomo 
totalmente sviluppato» (Marx). «Ci 
battiamo cos! — ha affermato a questo 
p'jnto Napolitano — per una scuola 
dell'obbligo e per una scuola media su 
p^ricre aperte alle piu larghe masse 
d«»i giovani. che si orientino nei pro 
grnnimi e nei metodi secondo I'esigen 
7a di fornire una moderna. razionale. 
uti'Uina formazione culturale comune. 
e non un'apparenza. un aberrante con 
de.n-.jito di cultura generate a cui im 
mediatamente subentri. per i piu. una 
c n i m e me«china preparazione pro 
ffssionale >. Siamo inoltre per una po 
litica di «educazione permanente» a 
tutti i livelli, per una formazione cui 
turale critica che metta in grado il 
singolo c di dirigere e controllare chi 
d:nee» (Gram«=ci) in contrapposizione 
sia ad una angusta preparazione pro 
fessionale. sia ad una crescente specia 
lizzazione. 

L affermazione di ques'i principi edu 
cativi e legata al successo della hat 
Mglia per la demociazia r-ella scuola 
¥ls*>a ha come obiettivi concreti. pei 
gii studenti il nconoscimenin del di 
niti effettivi di nunione. discussione 
e 'ni7intiva politico iiilturale, p»T fib 
itiM-gnanti. o»ntro ogni subordinazione 
a duetton e presidi rabohzione della 
c*irriera direttiva e la formazione di 
nrgHni collegiali di direzione. la sop 
pressione delle note di qualifica e dei 
rapporti informativi. Connesso al pro
blemi della liberta. vi e poi per gli 

insegnanti quello della dignita profes
sionale. da assicurarsi attraverso la 
preparazione universitaria per tutti. 

Quanto al governo della scuola. esso 
deve essere aperto a forze esterne. 
in modo da sconfiggere fino in fondo la 
vecchia concezione della scuola come 
corpo chiuso che si difende dagli in-
flussi progressivi della societa. Due 
aspetti di questo problema vanno sot-
tolineati. Da una parte quello della 
parlecipazione delle famiglie alia ge 
stione della scuola. sia di quella per 
I'infan7ia che di quella dell'obbligo 

I genitori comunisti debbono esse
re animatori di una partecipazione ve-
rainente democratica. e battersi alio 
stesso tempo per forme di governo che 
non si riducano al deformante binomio 
di scuola e famiglia. ma che vedano 
1'intervento di piu larghe rappresen 
tanze democratiche a cominciare da 
quelle degli enti locali e delle organiz
zazioni dei lavoratori. 

II secondo aspetto della questione del 
governo della scuola e quello del ruolo 
degli enti locali e delle Regioni. Noi 
chiediamo. a questo proposito. che le 
competenze per la istruzione profes-
snnale e per 1'assistenza scolastica. 
siano immediatamente passate alle Re
gioni. Piu in generate, diciamo che bi 
sogna guardare alle Regioni come pro 
tagoniste nuove di tutta la politica 
scolastica dalla programmazione al go 
verno della scuola. 

Tutti questi obiettivi di riforma sono 
concreti. perche legati alio sviluppo 
delle esperienze e delle forze del movi 
mento democratico. e. almeno inparte. 
immediatamente raggiungibili: il pro
blema reale e dunque quello di rap-
portare la lotta per questi obiettivi a 
tutta la situazione politica del paese 
alle forze in campo. 

Nella parte conclusiva del suo di 
scorso. il compagno Napolitano ha af 
frontato i termini delta battaglia poli
tica che si combatte attorno ai pro 
blemi della scuola. ricordando le prin-
cipaii tappe della politica scolastica 
della DC e dei governi da essa diretti: 
una politica dominata prima dal calco-
lo della costruzione di un sistema di 
potere. confessionale e di partito, e 
poi dalla incapacity di cogliere quanto 
di nuovo veniva maturando nella scuo
la. Espressione di questa visione con-
servatrice e stato il piano quinquenna
le per la scuola 1966-70: nessuna ri
forma e uno sviluppo distorto e inade-
guato. E oggi. nonostante la gravita 
della crisi della scuola. la linea del
l'attuale ministro della pubblica istru
zione esprime ancora un estremo ten-
tativo di eludere, attenuare. rinviare 
scelte qualificanti di riforma. attra
verso la deleteria pratica delle leg-
gine e dei provvedimenti ponte. 

La recentissima riunione della dire
zione dc sui problemi della scuola ha 
fatto emergere difficolta e tendenze ne
gative In primo luogo. essa ha dimo-
slrato una grave sottovalutazionc dei 
proMemi della scuola dell'infanzia e 
dell'obbligo; per quanto riguarda la 
nlorma universitaria. vi si e espresso 
un faticoso sforzo di composizione fra 
le opposte spinte manifestatesi nel di 
batlito al Senato e nel paese. accom 
pugnato dalla tentazione di affossa'-e 
la legge. « Ripetiamo da questa tribuna 
- ha affermato con forza i! compagno 
Napolitano — che ci opporremo con 
tutte le nostre forze a simili manovre. 
contintiando a batterci per la trasforma 
zione della legge sottoposta aU'esame 
del Senato. Contrasteremo risolutamen 
te in particolare la tendenza a ricac-
ciare indietro la spinta airespansione 
della scolarita attraverso l'abolizione 
del valore legale dei titoli di studio*. 

Non distruzione 
ma trasformazione 
Vi e po'- n e , I a politica dell'attuale 

governo. il tentativo di suscitare attor
no ai problemi della scuola una aggre 
gazione di forze moderate, attraverso 
le circolari Misasi che mentre non ri 
eonoscono agli studenti che una «li-
bc-rta vigilata ». p.mtano sui comitati 
scuola famiglia per frenare il movi 
mento degli studenti-. 

Noi possiamo far fallire questo ten 
tativo. cosi come possiamo far fal 
lire la manovra alimentata dalla de 
stra interna ed esterna al governo. di 
un contrattacco reazionano nella scuo 
la. in nome del nstabilimento dell'or 
dine Noi comunisti diciamo con chia 
rezza che non vogliamo che si npnstini 
il vecrhio ordine antidemocratico. co«i 
come non siamo per la «disfunzione 
permanente » ' La nostra bnndiera c 
quella di Grarmci. e quella dell Or 
dine Nuovo In rapporto ai pencoli di 
deHra. facoiamo ogii una pren^n af 
fermazione e una proposta (Krone far 
la finita con le complicita e le tolleran 
ze verso gli attarclu squailnstici nel 
le scuole, e verso te eoncessioni e i 
silenzi sui fascismo nella storia che si 
inscgna nelle scuole. Proponiamo a tut

te te forze democratiche un incontro 
e un impegno per l'educazione antifa 
scista nelle scuole. 

Affrontando poi i problemi che la cri
si della politica scolastica della DC ha 
aperto anche nella attuale maggioranza 
governativa. Napolitano ha affermato 
che ad esempio, il PSI ha nella sua li 
nea di politica scolastica. importanti 
punti di contatto con noi. con esso 
siamo pronti comunque a discutere an
che dei problemi piu spinosi. come 
quello della spesa per l'istruzione. Po 
sizioni nuove ed interessanti sono emer-
se anche dal movimento cattolico. in 
particolare dalle ACLI. E' possibile e 
necessario afTrontare con queste forze 
il problema del superamento della vi-
gente concezione dell'educazione re-
ligiosa. Vasta e. comunque la pro-
btc-matica che puo e deve essere alia 
base di un dibattito ideale e politico 
intorno ai problemi della scuola fra 
forze democratiche e riformatrici di di-
versa tendenza. Noi dobbiamo — ha 
sottolineato Napolitano — sollecitare e 
promuovere. in accordo con le altre 
forze della opposizione di sinistra e in 
particolare del PSIUP. un ampio con-
fronto politico sui problemi della scuo
la. per la natura stessa di grandi que
stioni di attuazione e sviluppo dei prin
cipi costituzionali che essi hanno. un 
confronto che vada al di la di ogni 
dt-limitazione di maggioranza governa
tiva. e conduca ad una larga unita di 
forze di sinistra e democratiche. E' 
questa una delle condizioni del successo 
ciella battaglia per la riforma della 
scuola. Altra condizione e la creazione 
di vaste alleanze di forze sociali. lavo
ratrici, popolari e di medio ceto at
torno alia battaglia per il rinnovamen
to della scuola. 

I compiti 
dei comunisti 

Napolitano e poi passato ad esami-
nare i compiti del partito fra le for
ze che operano all'interno della scuola. 
Dopo avere richiamato I'attenzione sui 
ruolo crescente assuntn dal personate 
non docente. tecnico ed amministrativo 
e suite posizioni avanzate che esso oggi 
esprime, 1'oratore ha indicato le linee 
della iniziativa dei comunisti verso i 
docenti universitari progressivi. spes-
so amareggiati per essere stati acco-
munati, in certi sbrigativi e inaccet
tabili giudizi, ai piu retrivi caltedra-
tici. Fra gli insegnanti elementari e 
medi si manifestano fenomeni di crisi 
del sindacalismo corporativo e si allar
ga I'influenza delle grandi confedera-
zioni. Come partito dobbiamo essere 
ben consapevoli dei problemi che in
vestono gli oltre seicentomila insegnan
ti di ogni ordine: da quelli della ri
qualificazione culturale a quelli del 
trattamento economico. Agli insegnan
ti comunisti chiediamo una coraggtosa 
assunzione di responsabilita. contro 
ogni tendenza rinunciataria-

Per quanto riguarda gli studenti. gia 
vi e stata una significativa riorganiz-
za7ione delle nostre forze. grazie al 
conlnbuto del partito e della FGCI. 
Quanto al movimento studentesco, noi 
ribadiamn le affermazioni di Longo sui 
piolo autonomo che esso pud svolgere 
nella lotta politica e sociale e nello 
sihieramento delle forze rivoluzionarie: 
al tempo stesso. poniamo i problemi 
della vita democratica del movimento 
e del recupero. da parte di esso. di un 
momento rivendicativo sindacale, con
dizione di crescita e di successo al
l'interno della scuola. «No! non oon-
fondiamo — ha affermato il compagno 
Napolitano — il movimento studente
sco con i gruppi estremistici che di 
volta in volta possono riuscire ad in-
fluenzarlo, esponendolo a seri rischi di 
isolamento. di awenture e di sconfit-
te» Guardiamo piu avanti. alia pro
spettiva da costruire pazientemente. di 
un incontro di larghe masse di stu
denti con la classe operaia. come nuo
va articolazione della politica di al
leanze che il nostro partito. sotto la 
guida di Togliatti. ha elaborato. 

* Abbiamo i titoli per presentarci agli 
siurif-nti che si orientano in senso ri-
voiurionario come partito dalla cui 
js,.enenza e dalla cui funzione non e 
possibile prescindere. Siamo il partito 
c!ie piu di ogni altro esprime, organiz-
za e dinge la classe operaia. Siamo 
un partito profondamente legato al mo-
vuntnto operaio. antimperialista e ri-
vo!ii7ionarm mondiale » — ha affer
mato II compagno Napolitano awian-
li^i alle concmsioni fra gli applausi 
di*i' as«.eniblea t Ci sono oggi le con-
1 'mil, nuove pt'i av;in/tire ton succes
so nella battHglia a cm hd legato il 
•>(,«. ni>me M.ino Alir<na ne!la balla 
j,'\» (li-tiMcr.itica e socialista per il 
r:iino\finii'Mto d«-lla scuola c della cul-
uirn italiana Spelt a a noi saperle co
gliere fino in fondo. Non possiamo 
mnncare, non mancheremo a questo 
compito ». 
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