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IL DIBATTITO ALLA CONFERENZA NAZIONALE DEL P.C.I. IN CORSO A BOLOGNA 

La lotta per la scuola nella strategia delle riforme 
Un fatto 

nuovo 
Dal nostro inviato 

BOLOGNA, 27 
Dopo dxie giorxxi di dibatti

to intenso, nella sala del Co-
munale e nelle commissioxxi, 
sulla relatione d'x Giorgio Na-
politaxxo, la confercnza txazio-
nale del PCI sulla scuola ha 
confermato e precisato la pro
pria fisionomia: un fatto nuo
vo di notevole rilievo, ncl 
senso che per la prima rob 
ta una grande forza politica 
nazionale affronta, in vxodo 
organico e xxxxitario, tutto il 
problema della scxiola e tut-
ti i problemi della scxiola. E 
s'impegxxa a farlo in un'as-
semblea di questo tipo, nella 
qxiale s'incontrano dirigenli 
politici, docenti, studenti, sin-
dacalisti, operai, amministra-
tori. uomixxi di cxiltura comxi-
txisti. Prendcre di petto xin 
arco di qxtestioni cosi ampio, 
che involge i temi attuali deb 
I'istruzione dalla cxiola vxa-
terna fino all'xixxiversitd, 
comporta wxo sforzo di sxxxte-
si tanlo neccssario quanto ar-
duo. In una tr'xplice direzio
ne: rapporlo tra contemiti di-
dattici, strxxttxtre materiali or-
ganizzative. forme d'x gestioxxe 
sociale e democratica degli 
istituti; problemi dello sboc-
co professionals e delle qxia-
lifiche (in qxiesto senso la pre-
senza e la partecipaziotxe ope-
raia al dibattito stabiliscono xin 
legame niente affatto forma-
le ed esterno con la vita di 
fabbrica e con le forme od'xer-
ne di sfruttamento della for
za lavoro); collegamento con 
le lotte di quartiere e con le 
iniziative di base nel campo 
educativo. 

II lavoro che si sta com-
pietxdo nella coixferenza per 
ricondurre a urx'xta una tcma-
tica cosi complessa rappresen-
ta di per sc un importaixte 
data politico, alia cxxi defxxxi-
zione contribxiisce in nxaxxxe-
ra decisiva il ricco — anche 
se travaglialo — retroterra 
di lotta e di r'xcerca che il 
Partito comutx'xsta d in grado 
di presentare s'xa al mondo 
della scuola s'xa, p'xxi in gene
rate, alle forze democratiche 
che agiscono nella societa na
zionale. Ne emerge con chia-
rezza come I'aziotxe per la ri-
forma scolastica, per la sua 
ampiezza e per gli effelti pri-
mari e secondari che deter-
mina praiicamente in ogxxi 
setlore, sia uxxa lotta di avan-
zatissimo valore rinnovatore, 
e dunque rivoluzionario: coxi 
obiettivi intermedi e fitxali 
certamente non ragghingibili 
in modo indolore e non ricon-
ducibili in un ambito di pura 
riorganizzazione razioxxalizza-
trice. 

Di qui I'inevitabile, aspro 
scontro con le soluzioni di ti
po moderato che oggi le for
ze conservotrici tentaxxo di far 
passare; di qxti il vasto ter-
reno di alleanze possibili in 
tutto lo schieramento della si
nistra; di qui lo sviluppo di 
un positivo rapporto dialetti-
co col movimento studentesco, 
la cui axitonomxa rappresenta 
per i comunisti un dato defi-
nitivamente acquisito, e che 
viene rafforzato e cerio non 
contraddetto dalla coxisolida-
1a presenza che in questo pe-
riodo si va verificando della 
nostra organizzazione, della 
nostra voce, delle nostre idee 
nella scuola media e nelle 
universitd; di qui, infinc, la 
polemica chiara con ogxxi for
ma di operaismo demogogico 
e di estremismo che conduce 
all'inerzia nullista. 

La discussione e molto vi
va. Vatlenzione continua. Ov-
viamente il dibattito non pud 
non rispecchiare Vestrema va-
rieta dei UveUi cui i problemi 
si pongono oggetttvamente nei 
diversi campi e anche nelle 
diverse zone del paese (ba-
sti pensare, per esempio, alia 
difficolta estrema di pro-
spcttare la estensione al 
Mezzogiorno di certe espe-
rienze di quartiere e comu-
nali in atto nel cenlro-nord); 
e cib ha inevitabili riflessi 
anche sul grado di cosciente 
maturazioixe dei problemi stes-
si. Ma la cosa piu importan-
te — e che va adeguatamente 
sottolineata. trattandosi di ar-
gomenti che hanno suscitato 
ncgli ultimi anni tensioni e 
differenziazioni anche nelle 
nostre file — c la sostan-
ziale unita attorno agli obiet
tivi gcnerali, il sostanziale 
consenso che si e" largamen-
te espresso attorno all'impo-
stazione della conferenza e al
ia relatione. L'unita dei comu-
nisti & naturalmente condi-
zione essenziale, anche se non 
esclusira, perchc In prospetti-
va della riforma della scxiola 
sia semprc pix'i un elcmento 
cenlrale di lotta politica, so
ciale, ideale, nel quadro del
ta strategia delle riforme. 

Luca Pavolini 

Dentro la scuola e nelle fabbriche far maturare un processo unitario in direzione di un nuovo blocco sociale e politico - Scuola ma-
terna, scuola delFobbligo, media superiore e universita: strutture e metodi da trasformare radicalmente secondo una concezione 
organica e in stretto legame con una generale riforma della societa - Natta denuncia il tentativo dc di subordinare la scuola alle 
esigenze di efficienza del capitalismo - Occhetto delinea le condizioni per uno sviluppo autonomo del movimento studentesco 

BOLOGNA, 27. 
Da due giorni sono in corso 

i lavon tiella conlerenza na
zionale del PCI sulla scuola. 
Dal pomeriggio di venerdl, e 
in corso il dibattito in seduta 
plenaria, mentre sono al lavo
ro tre speciali commission! 
che esaminano distintamente: 
le proposte del PCI per la rl-
forma della scuola media su
periore; la democrazia nella 
scuola; le espenenze di ba
se nella lotta per il diritto 
alio studio, il pieno tempo e il 
rinnovamento didattico e cul
t u r a l (relatori, rispettiva-
mente, i compagnl Raicich, 
Zappa e Bim). 

Riferiamn di seguito gli In-
terventi nel dibattito generale. 

Papapietro 
II compagno Giovanni Papa

pietro, niembro del CC, si e 
occupato in particolare della 
scuola nel Mezzogiorno, «la 
quale — ha detto — e in crisi 
non solo per il carattere di 
massa che e venuta acquistan-
do in seguito alle lotte popo-
lari, ma perche In essa si so
no nproaotte le tensioni e le 
lotte dei lavoratori meridio-
nali: cib rende non piu utiliz-
zabile la scuola per la for-
mazione di tecnici semiquall-
ficati o di " intellettuali " da 
utilizzare a sostegno del bloc
co conservatore ». La riforma 
delle strutture scolastiche de-
ve percib tendere a una qua-
lificazione che entri in con-
traddizione con l'uso subalter-
no e parziale che vuol fame 
il monopolio, con la destina-
zione emigratoria della forza 
lavoro meridionale conseguen-
te al ruolo coloniale assegna-
to al Mezzogiorno nel disegno 
di espansione monopolistica, 
ma anche che sappia rompere 
con il blocco di forze conser-
vatrici che a questo meccani-
snio di espansione ha dato so
stegno e copertura. 

La lotta delle forze popola-
ri, operaie, contadine, studen-
tesche nel Mezzogiorno ha 
messo in luce il legame orga
nico tra il meccanismo dl 
sfruttamento del Sud, il bloc
co di forze social! conserva-
trici cresciuto intorno ad esso 
e un metodo di governo e una 
classe dirigente politica che 
ne ha offerto la copertura. 
« La riforma della scuola ha 
concluso Papapietro — incon-
trata come necessity dalla 
classe operaia In questa sua 
lotta per una nuova direzione 
della societa e perci6 com-
pito politico che spetta in pri-
mo luogo al partito di assol-
vere ». 

Bonalumi 
Successivamente il compa

gno Ruggero Bonalumi, ope-
raio della Pirelli di Milano, ha 
Incentrato il suo intervento sul 
problema dei lavoratori stu
denti, con particolare riferl-
mento alle lotte awenute su 
questo tenia alia Pirelli. E' 
frequente — ha esordito Bo
nalumi — trovare questi gio-
vani lavoratori applicati ad un 
lavoro che non ha alcuna ri-
spondenza con la loro forma-
zione culturale. 

La direzione della fabbrica 
fa poi di tutto per scoraggia-
re il loro desiderio di eleva-
mento culturale. Come esem
pio e stato addotto il fatto 
che molti giovani sono im-
messi in turni di lavorazione 
che non consentono loro di 
frequentare le scuole serali: 
cib in flagrante violazione con 
lo statuto dei lavoratori. Inol-
tre I lavoratori studenti sono 
adibiti ai lavori piu umiliantl 
e dequalificati. 

« Questi fatti spiegano e giu-
stificano — ha detto ancora 
Bonalumi — la lotta degli ope
rai della Pirelli, che andreb-
be ampliata anche ad altre 
fabbriche interessate dal pro
blema, perche vengano rico-
nosciuti maggiori diritti al la
voratori studenti per consenti-
re lnro di dert'mrsi meglio al
io studio ». Molto vi e ancora 
da fare in questo settore, ha 
poi concluso. tanto piu die 
anche alia Pirelli, dopo 150 
ore di scioDero. nel nuovo con-
tratto aziendalp ben poco si 
h riuscit' a strappare al na-
drone per 1 giovani Iavora-
torL 

Gargiulo 
II compagno Gargiulo. del-

ritalsider di Bagnoli. ha mes
so in evidenza II valore e la 
necessita di un Impe?no della 
classe operaia sulla scuola 
a Iaddove cioe — ha detto — 
awiene la formazione della 
forza lavoro. In modo tale da 
prefigurare I ruoli sociali da-
ti dal modo di organizza7ione 
e di produzione capitalistic!». 

Per questo la trasformazio-
ne della scuola. nella misura 
In cui si salda alia piu gene
rale strategia della classe 
operaia. non pub essere con-
dotta solo dalle forze che ope-
rano aU'intemo della scuola 
(alcune delle quali hanno 
spesso tendenze settoriall e 
corporative) ma deve trova
re la sua forza trainante nel
le organizzazioni della classe 
operaia. 

Tutto questo — ha afTerma-
to ancora Gargiulo — signifi
es anche una riflessione sul 
tipo di rapporto che attual-
rncnte puo intercorrere tra 1 
nuovi organism! dl democra
zia operaia (assemblee, con
sign di delegati) e le forme 
piu avanzate di organizzazio
ne degli studenti; e la rlcer-
ca, inoltre, dl nuovl strumen-

BOLOGNA — Una veduta della sala del Comunale ove si svclge la conferenza nazionale sulla scuola 

ti politici che consentano agli 
operai e agli studenti di af-
frontare il problema del con-
trollo della forza lavoro». 

Baratelli 
11 compagno Baratelli di 

Trento afferma che l'analisi 
del partito sulla scuola non ha 
fin qui approfondito a suffi-
cienza la storia culturale delle 
universita italiane, e i colle-
gamenti che nel corso di que
sta storia, la parte piu viva 
della nostra culture e riuscita 
ad istituire con le lotte del 
proletariato. In questo ambito, 
e necessario anche definire 
con chiarezza la posizione del
la facolta di scienze sociali di 
Trento nella lotta del movi
mento di classe per la conqui-
sta della sua egemonia. 

La borghesia italiana e ar-
rivata in ritardo, e senza un 
suo proprio piano, alia invo-
luzione delle scienze sociali 
nel suo sistema di potere, ma 
la tendenza e oggi ad uno svi
luppo dell'insegnamento della 
sociologia, anche nelle scuole 
medie; cib pone a noi l'esi-
genza di un forte impegno di 
studio e di analisi. 

In particolare, dobbiamo su-
perare il disinteresse tradizio-
nale del partito nei confront! 
delle scienze sociali, e fare in 
modo che esse diventino uno 
strumento scientifico sempre 
piu affinato di cunoscenza d°l-
la realta sociale in cui ope-
riamo. 

Anche a questo fine e ne
cessario riorganizzare le for
ze studentesche a Trento, e 
proporre a tutto il partito il 
compito esaltante di realizza-
re. con la sua elaborazione 
ideale, l'incontro del marxi-
sino con queste nuove scienze. 

De Piero 
II compagno De Piero, del 

comitato regionale del Frmli 
Venezia Giulia, ha affrontato 
I temi dell'intervento delle re-
gioni nella gestione della scuo
la. Dopo aver ricordato le 
esperienze di lotta degli stu
denti medi triestini. che han
no indetto una giomata di 
studio sociale autogesUto, 
chiedendo rmtervento, oltre 
che degli insegnanti, anche dei 
rappresentanti dei sindacati e 
degli enti local i, De Piero ha 
iUustrato il contenuto della 
piattaforma proposta dai co
munisti ed ora in discussio
ne al consiglio regionale del 
Friuli Venezia Giulia. Essa si 
basa sulla attuazione del dirit
to alio studio, sulla esigenza di 
una formazione qualificata 
della mano d'opera, sulla ge
stione sociale della scuola. 

In questo ambito, si propo
ne lo scioglimento dell'ONMI 
e la gestione diretta da parte 
della regione della scuola per 
1'infanzia; per la scuola del
Fobbligo, I traspom gratuiti 
per gli studenti, l'aiuto ai co-
muni che si impegnino ad Isti
tuire la scuola a tempo pieno 
gestita socialmente; la lstitu-
zione sperimentale del blen-
nio unico dopo I tre anni del
la atruale scuola dell'obbligo; 
la gestione da parte della re
gione dei sendzi sociali per gu 
studenti; la organizzazione di 
una conferenza annuale sulla 
scuola. 

Patacini 
II compagno Patacini, segre-

tario della federazione del PCI 
dl Reggio Emilia, ha affron
tato II tema della costruzione 
di un vasto schieramento dl 
alleanze dl lotta per 11 rinno
vamento della scuola, vlsto co

me componente essenziale del
la strategia delle riforme. 

Nella provincia di Reggio, 
ad esempio, attorno alia riven-
dicazione della scuola per la 
infanzia, si e formato un va
sto fronte di lotta delle mas
se femminili, che, dopo aver 
ottenuto l'istituzione di mime-
rose scuole materne, ne ha 
realizzato la gestione sociale 
tramite i consign di quartiere. 
Ora il movimento si estende, 
ed ha avuto sanzione nella ap-
provazione da parte del consi
glio comunale di un piano 
poliennale per le scuole ma
terne. 

Seconda questione, quella 
dei lavoratori studenti, fra i 
quali l'intervento degli enti lo-
cali per la organizzazione di 
scuole serali statali ha favorl-
to raggregazione e l'organiz-
zazione. II movimento dei la
voratori studenti fra l'altro ha 
posto con forza gli obiettivi 
dello smantellamento dei cor-
si di qualificazione professio-
nale, il completamento della 
scuola dell'obbligo, la definiti-
va eliminazione dell'apprendl-
stato. Su questi temi, si e rea
lizzato anche il collegamento 
fra studenti e giovani operai 
delle fabbriche. 

L. Colombini 
La compagna Leda Colom

bini, consigliere regionale del 
Lazio, ha iUustrato nel suo in
tervento la drammaticita del
la condi zione degli studi a Ro
ma: doppi e trlpli turni, che 
non possono certamente esse
re risolti con le proposte del
le o scuole - baracche », avan
zate da un assessore romano. 

La condizione piu grave e 
quella delle famiglie piu pove-
re, i cui figli sono spesso co-
stretti ad evadere l'obbligo 

scolastico. La discriminazione 
e la selezione di classe trova, 
inoltre, uno degli aspetti piu 
pesanti nelle classi differen-
ziali: la maggior parte dei 
a disadattati ». infatti. sono fi
gli dj operai e con tad mi. Sul 
problemi degli asili. della 
scuola dell'obbligo — ha detto 
la Colombini — siamo a Ro
ma al Iimite di rottura. Lo 
stesso scandalo dell'ONMI 
mette in drammatica evidenza 
la condizione dell'assistcnza e 
dell'istruzione all'infanzia ». 

L'esperienza dei comitati di 
quartiere. delle circoscrizionl 
comunali, ha creato un vasto 
fronte di lotta popolare. che 
ha determinato una nuova uni
ta tra forze politiche diverse, 
che devono sempre piu essere 
sviluppati ed estesi. 

Menduni 
L'esperienza portata avanti 

dalle 36 associaziom di base 
per il control lo democratico 
sulla scuola, che si concreta a 
Firenze nella realizzazione di 
20 doposcuola e scuole popo-
lari, e servita di partenza al 
compagno Menduni per impo-
stare un discorso sulla neces
sity di intendere la riforma 
della scuola che non pub esse
re affidata ad una legge, ma 
deve realizzarsi attraverso un 
movimento permanente di lot
ta e di aggregazione popolare. 

II luogo in cui deve concen-
trarsi lo sforzo per la costru
zione di una cultura popola
re, per compiere un restauro 
e un recupero delle visioni 
del mondo ora compresse e 
awilite dal predominio della 
cultura della classe borghese 
dominante, e per sostituire al
ia scuola del consenso una 
scuola della autonoma ri-
cerca, che liberi anche l'adul-
to, rinseRnante, dai residul 
della cultura e della cosclenza 
borghese — non pub non esse

re che la scuola dell'obbligo, 
giacche essa e anche il luogo 
di maggior incidenza della se
lezione classista. 

La necessita dl una batta-
glia nella scuola nasce anche 
dalla constatata difficolta di 
tramutare la quotidiana espe-
rienza di classe in azione e 
contenuti educativi: percib la 
nuova scuola deve essere 
strettamente associate alia 
trasformazione dello ambiente 
urbano in un tessuto di aggre
gazione democratica. 

Armento 
II compagno Vincenzo Ar

mento. consigliere comunale 
di Potenza ha detto che «la 
riflessione sugli sbocchi pro
fessional! e le rivendicazionl 
che rendono effettivo il dirit
to alio studio per i figli delle 
famiglie meno abbienti, ha ca-
ratterizzato la lotta degli stu
denti lucani nei mesi scor-
si». Decine di istituti medi 
superiori in tutta la regione 
sono stat! occupati e si e scio-
perato sulle parole d'ordine 
della immigrazione, della ri
forma agraria, della occupa-
zione stabile e qualificata. 

« Le proposte di lotta — ha 
aggiunto — devono essere tese 
a nbaltare i costi di funzio-
namento della forza lavoro 
dei diplomati attraverso la ri-
chiesta del trasporto gratuito, 
di case dello studente. di cor-
si retribuiti di qualificazione 
professionale. di indennita di 
disoccupazione per i diploma
ti disoccupati ». Bisogna bat-
tersi — ha detto ancora Ar
mento — per un modello di 
sviluppo che investa il rappor
to citta-campagna. che non ri-
peta per la Basilicata e altre 
regioni del Sud le distorsioni 
finora prodottesi. 

Liliana Rossi 
La importanza dei problemi 

della scuola di base per l'in-
fanzia come cardine della bat-
taglia contm le storture della 
scuola in generale, e stata af-
frontata dalla romoaena Li
liana Rossi, assessore alia 
pubblica istruzione di Prato. 
La nostra elaborazione su que
sto problema si e nel passa-
to soffermata esclusivamente 
sulla considora7ione della 
scuola per 1'infanzia come in-
dkpensabile supoorto alia rea
lizzazione del diritto al lavo
ro per le donne. Se questo e 
giusto, non possiamo perb — 
ha sostenuto la compaena 
Rossi — ignorare che la scuo
la materna e fondamental-
mente un momento essenzia
le della formazione culturale 
del bambino. Questa imposta-
zinne. tra l'altro. tr*»i'p armi 
alia contestazlane della scuo
la materna da parte de: no. 
stri awersari. 

Affrontando 1'imoegno dei 
comuni democratici per la 
scuola. la compagna Ros?i ha 
ricordato che il Comune dl 
Prato sDende il 30 per cento 
dei snoi fondi per la Istru
zione. 

Questo impegno non deve 
far perdere di vista l'altro 
fondamentale aspetto del pro
blema: I'esigenza di battersi 
aU'intemo della scuola, per 
ri«:olvere alcuni dei nodi de
cisive 

Occhetto 
II compagno Occhetto, se-

gretario della federazione di 
Palermo, ha iniziato il suo 
intervento dichiarandosi d'ac-
cordo con la impostazione ge
nerale della conferenza, die 

tende a far emergere H ca
rattere della battaglia per la 
scuola come grande batta
glia di riforma: tale imposta
zione permette fra l'altro di 
affermare l'egemonia della 
classe operaia nella scuola, e 
di non affidare una cosi im-
portante battaglia solo agli 
studenti e ad un indetermi-
nato e mitico movimento stu
dentesco, considerato come 
entita chiusa in se stessa e 
separato dal movimento popo
lare. Dobbiamo al contrario, 
attraverso questa impostazio
ne della battaglia per la scuo
la, immettere gli studenti nel
la strategia delle lotte di mas
sa, e fame parte integrante di 
uno schieramento popolare al
ternative. 

Cib non e in contraddizione 
con l'obiettivo di riorganizza
re il movimento studentesco, 
riproponendo il problema del
la sua direzione, e rivalutan-
do tutto cib che ci fu di po
sitivo nelle grandi lotte stu
dentesche di massa del '68. A 
questo proposito, dobbiamo 
chieder conto a coloro che 
hanno avuto in questi an
ni la direzione del movimen
to, dell'esaurirsi di quella 
grande spinta combattiva, e 
dello stato di stasi attuale. 

La ragione per cui i gruppi 
estremistici hanno portato il 
movimento studentesco in un 
vicolo cieco va cercata — ha 
affermato Occhetto — pro
prio nel loro rifiuto della stra
tegia delle riforme e della 
impostazione gramsciana del
la lotta rivoluzionaria in una 
societa avanzata. Noi dobbia
mo dunque oggi sferrare la 
nostra offensiva proprio sul 
terreno che fa della riforma 
della scuola il banco di pro-
va della strategia delle rifor
me in generale, e della lotta 
per la scuola articolata attor
no a concreti obiettivi inter
medi, una lotta in cui la clas
se operaia afferma la propria 
egemonia. 

Per esercitare l'egemonia, la 
classe operaia deve a sua vol-
ta porsi il problema del ruo
lo e della funzione di una 

j scuola nuova, respingendo le 
parole d'ordine dell'anticultu-
ra e il paradosso misticofasci-
sta della distruzione della 
scuola; deve percib saper con-
durre una dura lotta politica 
e culturale contro 1'attivismo 
senza principi. contro la pu
ra negazione della cultura. 
espressione del capitalismo 
morente. 

Ma per la costruzione di un 
blocco storico sociale e poli
tico, comprendente operai e 
studenti, capace di condurre 
questa lotta come momento 
organico della battaglia per 
il socialismo in Italia, sono ne-
cessarie in primo luogo la or
ganizzazione e l'unita del mo
vimento studentesco. Gli stu
denti non possono pensare di 
poter stringere un reale rap
porto con gli operai. presen-
tandosi in gruppetti divisi, gui-
dati da « capi » che a parole 
nfiutano le «deleghe» e nel
la realta non si fanno nep-
pure eleggere. Quanto a noi 
— ha detto il compagno Oc
chetto awiandosi alle conclu-
sioni — ci dobbiamo propor
re di fare del prossimo anno, 
I'anno della organizzazione de
gli studenti e dell\inita fra 
studenti e operai, portando 
nelle scuole e nelle universi
ty la nostra battaglia politi
ca, culturale e ideale, la no
stra concezione strategica del
le riforme e della creazione 
di un nuovo blocco storico. In 
questa battaglia, abbiamo 1'or-
goglio di essere i portatori 
della egemonia delia classe 
operaia, nella scuola e insie-
me la consapevolezza di rivol-
gerei ad una grande forza di-
sponibile, che pub diventare 
forza motrice del processo ri
voluzionario In Italia. 

Natta 
All'inizio del sua intervento 

il compagno Alessandro Natta 
della Direzione del Partito, al
le domande «A quale scuola 
noi comxuixsti dobbiamo mira-
re? Come superare la contrad
dizione tra la spinta all'istrxi-
zione e il rischio delta disoc
cupazione, della collocazione 
subaltcrna, dell'abbassamento 
cxtlturale e professionle? », ha 
risposto affermando che «il 
problema non si risolve solo 
nella scuola ». « Riteniamo che 
la lotta vada portata avanti 
sia nella societa sia nella scuo
la, la quale deve essere sem
pre piu un campo in cui la 
classe operaia e il nostro par
tito debbono esercitare la loro 
egemonia ». 

Occorre in questo momento 
— ha proseguito — rivolgere 
un'attenzione particolare — se 
si vuole portare avanti la bat
taglia del rinnovamento della 
scuola — al quadro e al mo
mento politico che il nostro 
paese sta vivendo. Non pub 
essere sottovalutata a questo 
proposito la recente presa di 
posizione della direzione della 
Democrazia Cristiana. 

Essa non rappresenta solo 
una manovra tattica su un 
provvedimento legislativo per 
l'universita di cui si discute 
ormai da anni, ma esprime 
una linea politico-ideologica 
assai preoccupante. Non si 
tratta, infatti. solo di un ar-
resto o di un insabbiamento 
della legge universitaria do-
vuto airincapacita di domi-
nare e di risolvere i contrasti 
e le contraddizioni interne al
ia DC e al centro sinistra, 
quando lo scontro sui proble
mi delle riforme si fa serra-
to. In realta la DC ha messo 
nuovamente in discussione 
quest ioni di fondo che hanno 
un rilievo generale. La linea 
che essa indica. assai insidio-
sa. mi pare sia quella di uno 
sviluppo della organizzazione 
scolastica. non negato o con
traddetto in linea di principio, 
ma di uno sviluppo che do-
vrebbe fondarsi su un plurali-
smo di tipo nuovo in cui si 
salda Tantica istanza confes-
sionale del movimento catto-
hco con quella nuova dell'ef-
ficienza e della selezione su 
base di massa che e propria 
delle grandi forze capitali-
stiche. 

La proposta di abohzione del 
valore legale dei titoli, la sot-
tolineatura della funzione e dei 
diritti delle universita iibere, 
l'accentuazione dell'autonomia 
delle smgole universita, mira-
no in effetti a un processo 
di pnvatizzazione. anche nel-
1'ambito della istruzione supe
riore. in cui e pensabile scen-
dano in campo altre forze, ol
tre quelle tradizionali della 
chiesa, forze economiche e so
ciali. Ma in tal modo si fini-
rebbe per avere ben piu di 
oggi nel grande corpo della 
scuola, istituti ed universita di
verse. e duersamente qualifi-
canti. per il tipo di formazio
ne e per la garanzia del la
voro, e si aggraverebbero di 
conseguenza tutti gli squili-
bri della nostra scuola e in-
nanzitutto quello fra Nord 
e Sud. Questa e una via esi-
ziale che bisogna combattere 
risolutamente. afTermando il 
principio della pubblicita del
la scuola in tutti gli ordini e 
gradi come cardine della Ii-
berta di insegnamento e della 
ricerca, di una direzione de
mocratica e come condizione 
di un rinnovamento generale 
del nostro sistema educativo. 

II compagno Natta ha infine 
sottolineato che 1'idea della 
scuola di massa come scuola 
dequalificata 6 un'idea reazio-
narla che va combattuta per

che" proviene dal vecchio con
cetto secondo cui la cultura 
deve essere un « fatto privile-
giato». Dobbiamo invece aiu-
tare — ha concluso — lo sfor
zo delle classi subalterne per 
impadronirsi della cultura, 
per creare una nuova cultura, 
capace di affermare la razio-
nalita del reale, la storicita 
della scienza e una nuova vi-
sione della societa. 

Cosi 
U rapporto fra classe ope

raia e studenti, fra lotte nella 
scuola e nella fabbrica, e sta
to affrontato dal compagno 
Cesare Cosi, del consiglio dei 
delegati della FIAT Mirafiori 
di Torino. Tale rapporto — 
ha detto Cosi — richiede un 
salto di qualita anche nelle 
nostre piattaforme rivendicati-
ve in fabbrica, soprattutto 
per quanto riguarda le qualifi-
che e la organizzazione del la
voro. II ventaglio tradizionale 
di qualifiche che esiste alia 
FIAT ha ormai solo la fun
zione di mascherare il carat
tere disumano e repressivo 
della organizzazione del lavo
ro, e di dividere i lavoratori 
con lo stitnolo fittizio ad una 
assurda competitivita. 

La nostra piattaforma riven-
dicativa si propone di elimi-
nare il ghetto della terza cate-
goria, e di superare la estre
ma parcellizzazione del lavo
ro che fa del Iavoratore un 
automa senza alcuna possibi
lity di controllo sul ciclo pro-
duttivo. 

II rapporto scuola - fabbrica 
e decisivo in questo campo. 
Noi operai sappiamo bene 
quale forza contrattuale pos-
sano offrirci le qualifiche for-
nite dalla scuola; ma ci ren-
diamo anche conto che oggi 
la scuola non pub essere vista 
in funzione di una qualifica le-
gata ad un concetto di profes-
sionalita gia superato dalla at
tuale organizzazione del lavo
ro in fabbrica. Per questo 
chiediamo con forza una scuo
la per le nuove generazionl, 
ma anche per quelle che gia 
Iavorano nella fabbrica, ispl-
rata ad un concetto di educa-
zione permanente. Ed c su 
questo terreno — ha concluso 
Ccsi — che va costruita con-
cretamente una alleanza fra 
opera; e studenti. per portare 
avanti insleme la riforma del
la scuol3 nel quadro genera
le della avanzata verso il so
cialismo. 

Guzzini 
II compagno Mariano Guz-

zmi, membro del comitato 
cittadino di Ancona, ha sot
tolineato la necessita di cala-
re la tematica e la lotta per 
un rinnovamento deila scuo -
la aU'intemo del movimento 
operaio e popolare e di colle-
gare la riforma della scuola 
alle altre nlorme di struttu-
ra. In particolare il compa
gno Guzzini, facendo rifen-
mento alia realta marchigiana, 
ha sviluppato il rapporto che 
mtercorre tra la stnittura 
economica della regione e la 
sua organizzazione scolastica. 

L'assenza di industrie tec-
nologicamente avanzate e la 
mancata attuazione di una ri
forma aerana non cons-nto-
no l'occupazione dl tecnici. 
laureati, di qui la lotta lmpo-
stata per imporre al cap'tale 
pnvato e pubblico uno svi-
luppo tecnologico tale da ga-
rant ire la piena occupazione 
e un pid elevato livello di sa-
lario reale. L'azione degli stu-
dent! medi o universitari mar-

chlglanl per le mense, 1 tra-
sporti gratuiti, per l'occupe, 
zione e il diritto alio studio 
e una importante spinta in 
direzione di questo obiettivo. 

Queste lotte, ha concluso 11 
compagno Guzzini. hanno con. 
sentito anche 1'istaurazione dl 
rapporti con gli enti locali in 
particolare con 11 consiglio re
gionale che possono nndaro 
oltre il momento interlocuto-
rio e forniro element! di sti-
molo al processo di rinnova
mento della scuola. 

Rotondo 
Affrontando il problema de

gli insegnanti, il compagno 
Rotondo, professore di scuola 
media a Pavia, si e posto in 
primo luogo la domanda se 
professori e maestri (600 mila 
in tutto), siano tra le forze 
disponibili nella battaglia per 
una svolta politica in Italia. 
Oggettivamente, la risposta e 
positiva, soggettivamente in
vece, gran parte di essi non 
hanno ancora maturato la con
sapevolezza della loro subordl-
nazione alle classi din»enti, e 
sono condizionati dal sindaca-
lismo corporativo. 

La strada per costituire uno 
schieramento di docenti per 
una battaglia democratica 
parte dalla impostazione del 
gravissimo problema della oc-
cupazione degli insegnanti, co
me problema di alleanza na-
turale con i lavoratori. poi-
chfe il diritto al lavoro degli 
insegnanti passa necessaria-
mente attraverso il diritto al
io studio dei figli dei lavora
tori. 

Indicazioni positive dobbia
mo inoltre saper dare alia 
battaglia per la rottura della 
concezione della scuola come 
corpo separato dalla societa, 
e contro rautoritarismo, che 
va vinto attraverso la gestio
ne sociale della scuola. Tutto 
cib richiede un legame perma
nente fra lotte nella scuola e 
nella fabbrica, e quindi fra i 
lavoratori delle fabbriche e 
quella grande for™ sociale 
che e costituita dagli inse
gnanti. 

Schilardi 
La scuola di certe regioni 

meridionali —ha detto il com
pagno Schilardi di Lecce, con
sigliere regionale delle Puglle 

—compie una doppia discri
minazione di classe. Quando 
esclude i figli dei lavoratori 
e anche quando li attira ne-
gli istituti magistral! e nei li
ce! classici, o nella piccola 
universita di Lecce, formando 
lavoratori intellettuali che poi 
il mercato del lavoro non 
pub assorbire. Quello della 
disoccupazione intellettuale e 
un problema la cui soluzio-
ne passa necessariamente at
traverso le riforme: dalla ri
forma agraria, alio sviluppo 
della industria, alia soluzione 
della questione meridionale 
in tutta la sua complessita. 

La battaglia per la scuola 
deve essere condotta dai do
centi, dai giovani intellettuali 
disoccupati, dagli studenti, in-
sieme ai lavoratori della cam-
pagna e alia giovane classe 
operaia del Salento. Essa de
ve invest ire il problema del 
diritto alio studio (ponendo 
rivendicazioni popolari come 
quelle dei trasporti e dei libri 
gratuiti) e dei contenuti oul-
turali della istruzione. 

II problema fondamentale, 
comunque, e di saper fare ac-
quisire la coscienza del ca
rattere strategico della batta
glia per le riforme, indivi-
duando al tempo stesso gli 
obiettivi immediati su cui svi-
luppare la lotta per la scuola, 

Petroselli 
II compagno Luigi Petroselli 

segretario della federazione di 
Roma, ha sostenuto che «la 
condizione prima per affron-
tare le quest ioni della scuola 
dal punto di vista della classe 
operaia, e comprendere fmo in 
fondo che il problema della 
scuola e piu in generale quelli 
delle nuove generazioni sono 
fondamentali per determinare 
lo sviluppo che avra la lotta 
sociale e politica nel nostro 
paese ». 

Petroselli si e poi soffermato 
sul significato che il nuovo an-
tifascismo del 1970 ha avuto 
nelle scuole e nelle fabbriche, 
che viene a saldarsi con I 
grandi temi delle riforme, ed 
ha anche un valore concreto 
per isolare le posizioni di al
cuni gruppi awenturisti che 
operano nella scuola. Le e-
sperienze del 1970 — ha conti-
nuato — ci danno alcune cer-
tezze politiche, alcune indica
zioni di lavoro, ci chiamano al-
l'assunzione di responsabilit&. 
Dobbiamo percib recuperare 
tutti i valori delle esperienze 
del 1968, operando per supe
rare la crisi del movimento 
studentesco come movimento 
di massa. 

Dalla crisi del movimento 
studentesco romano 6, infatti, 
venuta avanti una nuova leva 
di studenti, di giovani comu
nisti, che hanno superato con
dizioni di inferiorita, e costi-
tuiscono un punto di nferi-
mento fondamentale nella lot
ta per il rinnovamento della 
scuola. Dobbiamo ora collcga-
re il compito degli studenti co
munisti (che possono utihzzm 
re il grande patrimonio dl 
espenenza e di lotta del no
stro partito) alia creazione dl 
un movimento di massa auto
nomo degli studenti. 


