
I problemi della giustizia, delle f orze annate, della 
polizia 
LA SOCIETA' italiana deve essere 

trasformata. La natura e i carat-
teri della sua crisi sono tali da rendere 
possibile che intorno a un programma 
di rinnovamento si ritrovino, insieme 
con la classe operaia. le masse contadi-
ne, gli intellettuali e i tecnicl, i ceti 
medi, la grande maggioranza del po-
polo. 

Questo 6 uno dei temi fondamentali 
che abbiamo sollevato davanti al parti-
to e su cui abbiamo sollecitato 1'impe-
gno e anche la ricerca critica delle no
stre organizzazioni; il tema cioe del 
rapporto tra lotte rivendicative e rifor-
me, tra strategia delle riforme e politi-
ca delle alleanze, tra azione nella sfe-
ra sociale, sviluppo della democrazia e 
intcrvento politico a tutti i livelli, fine 
al livello dello Stato. 

Le esperienze di quest! anni, 
nelle loro positive novita e nei 
loro difelti, ci hanno detto che 
per andare avanti occorreva su* 
perare sia persistent! limit! eco-
nomicistici e corporatlvi, sia ten-
denze a reslringere la battaglia 
delle riforme ai moment! legisia-
tlvi. 

Di qui I'insistenza nostra sulla 
necessita di investire contempo-
raneamente I moment! della strut-
tura e della sovrastruttura, sul
la necessita dl porre la politica 
al primo posto, di vfriflcare i 
contenuti e I'efficacia degli obiet-
tiv! di riforma con I'allargamen-
to delle alleanze, con lo sviluppo 
della democrazia e della coscien-
za politica. 

Su questi temi e sul loro intreccio i 
nostri Congress! hanno lavorato in mo-
do fecondo. 

II punto da cui dobbiamo partire so
no gli uomini. i loro bisogni di lavoro. di 
liberta di giustizia, di dignita. 

Piena occupazione; condizioni nuove 
di lavoro nelle fabbriche e nei cam-
pi; superamento delle condizioni di ar-
retratezza in cui vive ancora tanta par
te del paese: soddisfazione per tutti dei 
bisogni primari dell'istruzione e della 
salute: organizzazione di adeguati ser-
vizi per l'infanzia. per i vecchi e per gli 
infermi: assetto nuovo e piu umano del
le cittS: difesa del suolo. del paesag-
gio e dell'ambiente naturale: ecco i fi-
ni che devono essere assegnati alio 
sviluppo economico. 

L'ltalia ha bisogno di un alto livel
lo nei suoi ritmi di sviluppo. Cid e pos
sibile solo se vengono utilizzate piena-
mente tutte le risorse niateriali ed uma-
ne del paese. facendo prevalere. sulla 
ricerca della massima produttivita 
aziendale, I'esigenza deH'elevamento 
della produttivita media dell'intero si-
stema economico nazionale. 

Da qui il carattere primario 
dell'obiettivo della piena occu
pazione ai massimi livelli scienti-
fico-tecnici sforicamente raggiun-
ti. Questo obiettivo fa tutt'uno 
con I'esigenza di un miglioramen-
to delle condizioni di vita e di 
lavoro degli opera! gia occupati. 

Miserable e il tentativo di contrap-
porre occupati e disoccupati. Si e visto 
come era falsa la favola del fratello oc-
cupato, che. rinunciando a combatte-
re per migliori condizioni di salario e 
lavoro. avrebbe consentito l'occupazione 
del fratello disoccupato. Tutta l'espe-
rienza di venti e piu anni dimostra che 
proprio in un regime di bassi salari, di 
disoccupazione e di bassi consumi si e 
avuto il massimo spreco delle risorse e 
di esportazione di bent e di capitali. La 
verita e che senza uno sviluppo ulteriore 
delle battaglie degli operai occupati per 
un aumento dei salari. per la riduzione 
dell'orario di lavoro, per affermare nuo-
vi diritti e poteri di intervento della 
classe operaia. degli impiegati e dei 
tecnici nell'organizzazione del lavoro. 
non vi pud essere la necessaria spinta a 
un ammodernamento tecnologico. ad 
una trasformazione di tutto l'apparato 
produttivo nazionale. a un orientamen-
to nuovo degli investimenti. e quindi 
all'espansione dell'occupazione. 

Nei prossimi mesi milioni di operai 
riapriranno la lotta per i rinnovi dei 
contratti sindacah. II padronato ha gia 
preannunciato una accanita resistenza. 
dietro la quale si intravede il proposito 
di una rivincita sull'autunno caldo. Al-
tri vagheggiano non si sa quali palinge-
nesi II nostro partito sara come sem-
pre in prima f 11 consapevole della 
importanza delia posta in gioco. ma an
che del fatto che il dovere di una for-
xa di avanguardia come la nostra e 
quello di collegare questo momento del
lo scontro rivendicativo al complessi-
vo rinnovamento democratico. di stron-
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care tutte le manovre tendenti a isolare 
la classe operaia, dando alle sue lotte 
un punto di riferimento chiaro: le rifor
me e lo sviluppo nuovo della nostra 
economia. 

E' ora di smetterla di considerare le 
riforme come spese improduttive o. co-
munque, come obiettivi perseguibili so
lo dopo avere raggiunto un aumento 
delU1 risorse disponibili. Non sono le ri
sorse che mancano in Italia. E" il loro 
uso che deve essere cambiato. Le rifor
me sono anche un modo per creare nuo
ve risorse. Abbiamo visto quanto sono 
costati e costano all'Italia il fatto che 
la questione meridionale non sia stata 
risolta. la mancata attuazione di rifor
me come quella agraria. scolastica. 
urbanistica o sanitaria. Senza queste 
riforme e impossibile eliminare gli spre-
chi e i parassitismi che gravano cosi 
pesantemente sullo sviluppo economico. 

Al centro di tutto sta la que
stione meridionale, non come pro-
blema che riguarda semplicemen-
te il ritardo, la arretratezza, i 
mail di una parte grande del 
paese, ma come questione gene-
rale della societa e dello stato 
italiano, che sol leva problemi non 
soltanto economici e social!, ma 
civili, e politic! e anche cultural!. 

Oggi non siamo piu soltanto noi, il 
partito di Gramsci, di Grieco e di Di 
Vittorio. a denunciare i guasti e i falli-
menti di una politica (quella dell'inter-
vento straordinario. e della Cassa) che 
ha ribadito la subordinazione del Mez-
zogiorno. utilizzandolo come un immen-
so serbatoio di uomini e di risorse. Or-
mai tutto lo sviluppo costruito su que
ste fondamenta si rovescia contro se 
stesso. e giunto alia sua strozzatura. ha 
generato fenomeni allarmanti di costi 
crescenti, di abbassamento della produt
tivita complessiva del sistema. di paras-
sitismo, e anche di degenerazione del 
sistema politico. 

Questione meridionale 

e riforma agraria 
Far leva sulla questione meridionale 

significa dunque uscire dalle attuali 
strozzature e aprire la strada ad uno 
sviluppo economico nuovo e piu solido. 

Significato analogo ha la riforma 
agraria. 

Quante sciocchezze sono state dette 
dai sapientoni dello sviluppo moderno 
— naturalmente in polemica con noi — 
per giustificare la cacciata di milioni di 
contadini. il saccheggio della agricoltu-
ra e la degradazione del territorio. E 
oggi ci troviamo in una situazione che 
ci costringe a importare 1.600 miliardi 
di generi alimentari all'anno. Di piu. La 
politica seguita ha provocato il dissesto 
della montagna e della collina. la deca-
denza di vaste plaghe oggi popolate di 
anziani che vivono di sussidi e di ri-
messe degli emigrati. il fatto che l'im-
mensa fatica del bracciante e del con-
tadmo non serve a trasformare l'agri-

coltura ma per gran parte a finanziare 
rendite e speculazioni edilizie, commer-
ciali. monopolistiche. 

Riforma agraria significa de-
ciso superamento dell'attuale ar
retratezza produttiva, tecnica e 
sociale dell'agricoltura italiana. 
Essa richiede un vasto program
ma di irrigazioni e trasformazio-
ni agrarie, di sistemazione dei 
fiumi, di rimboschimento di va
ste zone, di ampla meccanizza-
zione e chimizzazione, d! nuove 
scelte produttive e colturali. 

Condizione necessaria per l'at~ 
tuazione di questo programma e 
che esso sia afftdato a! contadi
ni. La legge di riforma dell'affit-
to e solo un primo passo. Occorre 
fame altri, a cominciare dalla 
trasformazione di tutti gli altri 
contratti agrari in affltto. L'agri-
coltura italiana non sara moder-
na e avanzata fino a quando non 
sara realizzata in pieno la vec-
chia e gloriosa parola d'ordine del 
movimento contadino italiano: la 
terra a chl la lavora. 

Tagliare le unghie 

a)! a speculazione 
Per andare su questa strada e neces-

sario affrontare problemi complessi. Evi-
tare. anzitutto. che siano colpiti gli in-
teressi dei piccoli proprietari conceden-
ti. Ma quanta demagogia e stata fatta 
su questo problema! Nessuno ha ricor-
dato la rovina in cui sono stati portati 
tanti piccoli proprietari, prima dalla po
litica fascista e poi da quella democri-
stiana; e nessuno ha detto che la DC e 
le destre si sono opposte all'approvazio-
ne di una legge per i piccoli concedenti 
che il Senato aveva gia approvato. an
che su proposta dei comunisti. Percid, 
nei Parlamento che sara eletto il 7 mag-
gio, ripresenteremo le nostre proposte 
e ci batteremo per la loro applicazione. 

Per costruire una agricoltura moder-
na sono indispensabili. infine un gran
de sviluppo democratico e volontario. 
deU'associazionismo tra tutti i lavorato-
ri della terra, una programmazione de
gli investimenti e degli interventi pub-
blici che. nei pieno rispetto delle prero
gative e dei poteri delle Regioni, faccia 
perno sugli enti di sviluppo e sia rife-
rita a piani zonaii democraticamente 
elaborati. una politica che contrast! la 
subordinazione dell'agricoltura agli inte-
ressi monopolistic!". 

L'approvazione della legge sulla casa e 
solo un primo timido passo che lascia 
del tutto aperta la necessita di una ri
forma urbanistica generale. Anche su 
questa questione quanta demagogia e 
quante menzogne! Come se noi ci pro-
ponessimo di mettere in discussione il 
diritto di proprieta alia casa! Noi vo-
gliamo. al contrario. che tutti possano 
accedere. nei fatti, a godere il diritto 
alia casa. nelle forme che riterranno 
piu opportune. Ma proprio per questo 

e necessario tagliare le unghie alia gran
de speculazione sui suoli e rendere piu 
umano e razionale l'assetto delle nostre 
citta. 

La necessita di un nuovo ed im-
petuoso sviluppo economico richie
de una espansione del nostro ap-
parato industrial e un cambia-
mento dell'attuale sua struttura. 

In questa direzione si sono mos-
se e si muovono le rivendicazioni 
operaie, i movimenti per l'occu
pazione e I'industrializzazione del 
Mezzogiorno, la presslone che vie-
ne dalla piu alta qualiflcazione 
e istruzione delle nuove leve del 
lavoro. 

La necessita 6 quella di programmare 
un tipo di sviluppo della produzione 
delle merci e dei servizi che sia in gra-
do. da un lato, di accogliere questa 
nuova offerta di mano d'opera e. dal-
l'altro. di soddisfare quelli che sono gli 
autentici bisogni di tutta la societa na
zionale. 

Quel che oggi manca sono chiari e 
nuovi punti di riferimento per lo svi
luppo industriale. per nuovi investimen
ti produttivi. Tali punti di riferimento 
vanno oggi indicati in una politica di 
trasformazioni agrarie nella riforma ur
banistica che dia un nuovo assetto al 
territorio e affronti i drammatici pro
blemi dell'inquinamento. in uno sposta-
mento dai consumi privati a quelli so-
ciali a cominciare da quelli della salu
te e della scuola. Ma e soprattutto la 
soluzione della questione meridionale 
che. come abbiamo gia detto. pud e de
ve diventare la nuova forza trainante 
di tutto lo sviluppo industriale del no
stro paese. 

Ricerca scientifica 

e sviluppo tecnologico 
Una nuova e qualificata espansione 

produttiva dovra basarsi su un avan-
zamento della ricerca scientifica, e su 
un progresso impetuoso della tecnica e 
della sua applicazione al processo pro
duttivo, industriale e agricolo. Riforma 
agraria, riforma urbanistica. industria-
lizzazione del Mezzogiorno, sviluppo dei 
consumi sociah. cambiamento e rifor
ma della struttura industriale. ricerca 
scientifica e tecnologica sono le que-
stioni-chiave di una politica di pro
grammazione democratica. Ed e nei 
quadro di questa politica che si po-
tra garantire la migliore utilizza-
zione di quei quadri intermedi e anche 
elevati delle amministrazioni pubbliche 
e della vita economica. la cui qualifica 
culturale. professionale. tecnica e scien 
tifica e oggi spesso mortificata. 

Abbiamo gia affermato che il pro
blema principale. per l'ltalia, a diffe-
renza di altri paesi capitalistic!, non e 
quello dell'ulteriore estensione del set-
tore pubblico dell'economia. 

In Italia il processo di concentrazione 
del capitale e quanto mai' avanzato: 
e in questo processo la mano pubblica 
ha via via acquistato posizioni decisive. 

Si tratta di usare queste posizioni in 
modo nuovo. 

Naturalmente, noi non escludiamo che 
possa presentarsi la necessita di altre 
misure di nazionalizzazione. Ci sem-
bra, infatti. che un intervento pubblico 
piu diretto sia necessario per l'indu-
stria farmaceutica di base (in legame 
all'attuazione della riforma sanitaria 
e per abbassare i prezzi dei medici-
nali). per la grande industria zucche-
riera, per la Federconsorzi. 

Direzione pubblica 

dell'economia 
Ma il problema principale, in 

Italia e quello di una effettiva di
rezione pubblica delia vita eco
nomica attraverso la programma
zione democratica. Non si tratta 
di controllare e dirigere tutto. 
Largo posto pud e deve avere 
I'iniziativa privata e, in partico-
lare, quella dell'artigianato e de
gli altri ceti medi produttivi. Si 
tratta di orientare e dirigere I'in-
sieme del processo economico ver
so flni di interesse generale: e 
cid richiede, come condizione ne
cessaria, che lo Stato democra
tico possa manovrare consapevol-
mente il complesso degli investi
menti pubblici, e controllare quel
li dei piu grandi gruppi privati. 

In questo quadro .ioi poniamo 
I'esigenza di una riforma del set-
tore pubblico dell'economia, delle 
partecipazioni statali, della rior-
ganizzazione degli tstituti di cre-
dito. Per le aziende a partecipa-
zione statale, in particolare, sono 
indispensabili sia un efflcace e 
preventivo controllo parlamentare 
sia un controllo delle Regio
ni e dei lavoratori, azienda per 
azienda. 

Per quanto riguarda le misure a 
breve termine. abbiamo gia detto. e 
ripetiamo, che la ripresa economica e 
l'espansione produttiva qualificata di 
cai l'ltalia ha bisogno. devono trovare 
il loro alimento in un apporto della 
finanza pubblica alia domanda globa-
le. molto superiore a quello che si e 
avuto finora. e in una politica econo
mica fortemente selettiva che privilegi 
i salari. i redditi contadini, le pensioni 
dsi lavoratori. colpisca le posizioni di 
rendita parassitaria, e spinga alio svi
luppo- dei consumi sociali. 

I problemi per le categorie piu disa-
giate si sono fatti d'altra parte cosi 
drammatici e I'esigenza economica di 
alimentare la domanda con un apporto 
di finanza pubblica si e fatta cosi 
pressante. che alcuni prowedimenti. 
perfettamente omogenei a quanto ab 
biamo detto. vanno adottati immedia-
tamente: tra essi indichiamo l'aumento 
delle pensioni sociali a 32 mila lire. 
l'aumento del minimo di pensione a 
38 mila lire, l'aumento del sussidio di 
disoccupazione. 

L'attuazione di un programma 
di rinnovamento delle strutture 

economiche e sociali richiede 
una profonda democratizzazione 
dello Stato e di tutta la vita pub
blica. 

II grande fatto nuovo, la nuo
va leva da utilizzare sono le re
gion!. I poteri regional! debbo-
no essere consolldat! e allargati 
ben al dl la de! limit! che il 
governo ha imposto nei decreti 
delegati per il trasferimento del
le funzioni amministrative. II lo
ro potere legislativo deve essere 
liberato dalle vessazioni di un 
controllo statale ispirato ad un 
soffocante formalismo e all'inter-
pretazione piu restrittiva delle 
leggi statali. 

L'affermazione dei poteri regionali 
richiede una diversa struttura degli or-
ganismi dello Stato. dei ministeri, degli 
Enti pubblici, del sistema della pub
blica amministrazione, basato finora sul 
criterio della diffusione verticale in tut
to il paese dei poteri centrali separati 
e contrapposti rispetto a quelli degli 
organismi rappresentativi dell'autogo-
verno locale e regionale e spesso avulsi 
da ogni controllo del Parlamento e per-
fino del governo. 

In pari tempo le Regioni si devono 
caratterizzare come un istituto e un 
potere democratico nuovi. anche per 
quel che riguarda il metodo di governo, 
basato su una amministrazione aperta 
al contatto continuo con le classi la-
voratrici. E* quanto sta gia avvenendo. 
sia pure tra mille difficolta ed ostacoli. 
in quelle Regioni dove noi comunisti 
siamo forza di governo: in Emilia, in 
Toscana. in Umbria. 

Democratizzazione 

dello Stato 
Le Regioni possono e devono pro-

muovere un nuovo sviluppo delle auto
nomic locali. 

Ma la battaglia per la democratizza
zione dello Stato deve investire altri 
decisivi settori. 

Ho gia accennato alia necessita di 
un nuovo ordinamento delle partecipa
zioni statali e delle altre imprese pub
bliche e di controllo democratico sui 
loro indirizzi e sulla loro gestione. 

E' necessaria anche una rior-
ganizzazione dei settori non pro
duttivi della pubblica amministra
zione, tale che dia dignita nuova 
ai pubblici dipendenti: non stru-
menti degli interessi dei partiti 
governativi e dei loro notabill, 
non casta separata, ma cittadini 
al servizio degli altri cittadini. 

La crisi profonda che investe la Ma-
gistratura e l'intera attivita giurisdi-
zionale e awertita ormai acutamente 
da tutta 1'opinione pubblica. La diffu
sione dei fenomeni criminali su larga 
scala, l'estendersi delle violenze fasci-
ste. la sconcertante vicenda dell'i'strut-

toria sulle bombe di Milano, la risibile 
condanna inflitta alia Pagliuca. gli 
assurdi prolungamenti del periodo della 
carcerazione preventiva, danno gia il 
senso di un funzionamento delPammi-
nistrazione della giustizia non rispon-
dente alle esigenze del paese e alia 
coscienza democratica e civile della 
gente. 

Nelle file stesse della magistratura 
le questioni della funzione del giudice, 
deH'orientamento della legislazione, del
la natura stessa del diritto e dello 
Stato sono oggetto di vivaci dibattiti 
e contrasti. 

E' urgente. dunque, un rinnovamen
to, sia nei campo del diritto (revisione 
dei codici con particolare riferimento 
al diritto di famiglia. del lavoro e al 
processo penale, alia realixzazione inte-
grale della difesa graluita dei non ab-
bienti) sia nei sistema carcerario, di-
venuto ormai intollerabile, sia nell'or-
dinamento giudiziario, nei quale si de
ve realizzare una effettiva parita tra i 
giudici. una piu ampia partecipazione 
possibile del popolo alia amministra
zione della giustizia e la modifica in 
senso democratico della legge sul Con-
siglio superiore della magistratura. 
Vanno realizzate anche forme adeguate 
di controllo democratico sulla attivita 
del pubblico ministero e moriificati i 
rapporti oggi esistenti tra esso e la 
polizia giudiziaria. 

Per quanto riguarda I'ordina-
mento delle Forze nrmate si de
ve fare fronte anzitutto ai ten-
tativi in atto ormai da tempo d! 
spingere I'esercito su di un terre-
no pericoloso, per schierarlo con
tro le classi lavoratrici e fame 
uno strumento di repressione. 

L'incapacita del governo di affronta
re positivamente i complessi problemi 
materiali e morali dei militari lascia 
margini troppo ampi a gruppi ristretti 
di ufficiali che cercano di portare 
avanti questi tentativi. Tentativi stolti 
e vani perche la grande maggioranza 
dei militari. a cominciare dai giovani 
di leva e compresi molti tra quelli di 
carriera, non si schiereranno mai con
tro i lavoratori. contro gli ordinamenti 
democratici e costituzionali che il po
polo italiano si e dato con il contri
bute di sangue di operai. di contadini. 
di soldati e di ufficiali. 

Noi comunisti ci battiamo per un 
esercito non asservito alio straniero. 
per un esercito veramente popolare, 
nazionale e democratico com'e indica
te nei principi della Costituzione. Non 
ci sfuggono. certo. le particolari ca-
ratteristiche della organizzazione mili-
tare; questo non vuol dire che esse 
debbono essere dominate da una cer-
chia ristretta agli alti gradi, con la 
distorsione profonda dei rapporti tra 
la sfera militare e la direzione poli
tica dello Stato. con le ricorrenti ma
novre di emarginazione della base po
polare e degli ufficiali di complemento. 
con l'innalzamento di una corlina fra 
forze armate e paese. con sperperi e 
sprechi. 

Anche all'interno delle forze di poli
zia che sentono. specie nei gradi piu 
bassi. la mano pesante della discrimi-
nazione e dell'autoritarismo. si avver-
tonc i segni di una crisi. E' evidente 
per tutti l'inadeguatezza e l'inefficienza 
dei corpi di P.S. di fronte alia -ecru 
descenza della criminalita. 

La causa principals di questa ineffi-
cienza sta nell'orientamento generale 
della politica governativa. che conce-
pisce e organizza le forze di polizia 
essenzialmente come uno strumento di 
repressione nei confronti delle lotte po 
polari. A cid si aggiunge la dispersione 
del personale di polizia in incarichi 
settoriali burocratici e di servizio per
sonale, al punto che solo poche mi-
gliaia di uomini. su un organico di 
quasi 80 mila unita. possono essere im 
piegate nelle attivita della polizia giudi
ziaria e criminale. I! richicdere. come 
il governo continua a fare, aumenti di 
organici senza mutare radicalmente in
dirizzi politici. metodi di direzione. si 
stemi di addestramento. non risolve mi-
nimamente i problemi urgenti che si 
presentano. 

Noi siamo sostenitori di una ri-
strutturazione degli organ! del
la pubblica sicurezza; di una piu 
democratica selezione e prepara 
zione dei quadri e anche dl un 
riconoscimento dei diritti sindu 
call per i membri dei corpi di 
polizia. Anche in questo campo 
lavoreremo con tutte le nostre 
forze per awicinare al popole la 
parte piu Sana dei corpi dl po 
lizia. 

scuola 
riforma 

LA CRISI che travaglia il Paese non 
e solo economica, sociale e politica. 

ma e anche morale, culturale e ideale. 
Gli sconvolgimenti che la vita del Pae

se ha subito in conseguenza delle trasfor
mazioni sociaii prodotte dalla tumul-
tuosa espansione deli'ultimo decenmo. 
te contraddittorie sollecitazioni che ven
gono dai movimenti di liberazione dei 
popoli e dall'emergere su scala mon-
diale di problemi drammatici per 1'av-
venire deH'umanita; tutti questi eventi 
non solo hanno modificato le abitudini 
di vita, ma hanno incrinato e messo 
in crisi vecchie concezioni sulla vita 
deH'uomo. della famiglia. della societa. 
sulle sorti del mondo. Nuove idee, nuo
vi valori positivi stentano perd ad af-
fermarsi e a divenire prevalenli. Un 
vuoto 6 sembrato aprirsi nella co
scienza di una parte dei cittadini. pro-
vocando smarrimenti e anche angosce. 
Le forze reazionane — e la destra fa
scista in modo sfrontato — pre-
tendono di indicare il rimedio solle-
citando nostalgic invocando il ristabi-
limenlo di un «ordine^ che e poi, nella 
loro testa, il vecchio ordine del fasci-
smo: un ordine non solo tirannico ed 
infame. ma che non 6 possibile 
ttstaurare in qualsiasi forma nel-
riUlia di oggi. Qualsiasi tentativo 

di spingere le cose in questa dire
zione spaccherebbe il Paese e sarebbe 
alia fine ngettato e sconfitto dalla 
forza del popolo. L'attuale crisi di va
lori ideali e morali pud essere sanata 
soltanto superando 1'assurdo disordine, 
prodotto dallo sviluppo capitalistico e 
di venticinque anni di governi conser-
vatori. per costruire un ordine civile 
e democratico. libero e giusto. 

I principi a cui ci ispiriamo. il ri-
gore e la sen'eta che hanno sempre ca-
ratterizzato la politica e l'azione dei 
comunisti ci consentono di dare un no
stro contributo alio sforzo di tutti gli 
italiani che vogliono trovare una via 
d'uscita anche dall'attuale crisi ideale 
e morale. Non 6 cosi. d'altronde. che 
Antonio Gramsci ci ha insegnato a con 
cepire e a far vivere il Partito? 

«11 moderno Principe — egli scrive 
appunto — deve e non pud non essere 
il banditore e Vorganizzatore di una 
riforma intellettuale e morale, cid che 
poi significa creare il terreno per un 
ulteriore sviluppo della volonta colletti-
va nazionale popolare verso il compi-
mento di una forma superiore e totale 

• di civilta moderna ». 
- Cid vuol dire, nell'Italia di oggi, af 
frontare in tutta la loro portata anche 
ideale. grandi questioni come quella 

della scuola, quella della condizione 
femminile, quella della famiglia. la 
questione del mondo cattolico e del 
modo come noi intervc-niamo con una 
posizione nostra nei suo attuale tra 
vaglio. 

La crisi della scuola. giunta spesso 
a fenomeni di vera e propria disgre-
gazione, e davanti a tutti: come penuria 
di attrezzature materiali, come arretra
tezza di contenuti e metodi didattici. 
essa non e palestra di formazione civica 
e democratica. essa non garantisce a 
tutti I'accesso all'islru/ione. Sta qui la 
origine dei movimenti studenteschi che 
sono ormai divenuti una forza accusa-
trice ed un dato permanente della vita 
italiana. 

L'ltalia ha dunque bisogno di 
una riforma generale della scuo
la e dell'istruzione che, per rea
lizzare il diritto coitituzionale 
alio studio, si proponga di for-
nire anzitutto a tutti i ragazzl, 
dalla primissima infanzia a se-
dici anni, una scuola gratuita, 
obbligatoria, unica, a tempo 
pieno. 

Un diritto alio studio che ven-
ga asercitato da una popeJazio-
ne scolastica di trtdlcl-quattor-
dicl milioni dl italiani (parch* 

tanti sarebbero I 6amblnl e i 
giovani che vcrebbero a usu-
fruirne dalla prima infanzia fi
no ai sedici anni), si lega stret-
tamente alia >otta per II diritto 
al lavoro, attraverso una poli
tica di piena occupazione volta ad 
utilizzare tutte le risorse mate
riali e Intellettuali del paese. 

Forse in nessun campo come in quel 
lo della scuola si awertono i guasti 
del lungo malgoverno e della sordita 
a ogni innovazione culturale da parte 
della Democrazia cristiana! Insufficien 
za delle strutture materiali delle scuole 
e delle university, degli organici e dei 
finanziamenti: arretratezza. incertezza 
confusione nei programmi e nei metodi 
di insegnamento. Di cid risentono sia gli 
studenti che gli insegnanti. A cid si 
aggiunge che, dinanzi a una scuola di 
venuta sempre piu di massa e che pe
rd non si sa o non si vuole govemare 
in modo adeguato. sta risorgendo nelle 
file democristiane 1'antica tentazione in 
tegralistica di lasciar andare alia deri-
va la scuola pubblica. 

Bisogna dunque rassegnarsi alia pa 
ralisi, alia inefficienza. alia dissolu-
zione della • scuola? 

Questa non pud essere certo la posi
zione di un partito rivoluzionario e na

zionale come il nostro, che non punta 
mai sul peggio. ma sulla risoluzione 
positiva e rinnovatrice dei problemi 
del Paese. 

Ma a tutte le famiglie italiane preoc-
cupate per lo stato in cui versa la 
scuola e quindi per il futuro dei loro 
ragazzi, noi comunisti diciamo che la 
promessa dei governi diretti dalla De
mocrazia cristiana di far funzionare 
la scuola e una promessa ipocrita. E' 
ipocrita perche la scuola pud funzionare 
solo se la si rinnova radicalmente. Ma 
proprio questo la DC ha mostrato di 
non sapere e volere fare. E' essa la 
prima responsabile dello stato di crisi 
•ronica in cui versa la scuola. 

Una scuola rinnovata deve 
fondarsi anche su nuovi orienta-
menti Ideali, su nuovi contenu
ti cultural! e su una vita inter
na democratica. Vanno dun
que liquidate le vecchie impal-

• cature autoritarie • gli intolle-
rabili metodi repressivi, abroga
te le norma fascista del regola-
mtntl scolastici, sancito ed e-
sercltato pienamente il diritto di 
riunione e di iniziativa fanto de
gli student! quanto degli Inse
gnanti. 

Naturalmente. e necessario che anche 
da parte degli studenti sia compiuto 
uno sforzo di autodisciplina e di orga
nizzazione, Iiquidando le tendenze di 
certi c gruppetti > aU'assemblearismo 
rissoso e inconcludente. alia contesta-
zione fine a se stessa. Questi atteggia-
menti, oltretutto. fanno il gioco delle 
forze conservatrici e danno pretesti al-
l'agitazione dei gruppi fascisti. 

Per quanto riguarda i contenuti del-
I'insegnamento. si tratta anzitutto di 
far entrare finalmente nelle scuole la 
esperienza storica e il patrimonio ideale 
deH'antifascismo. Nessun ministro de-
mocristiano ha mai awertito questo 
dovere democratico. In secondo luogo 
si tratta di legare lo studio e la vita 
della scuola alia realta della nostra 
epoca. percorsa da grandi moti di rin 
novamento. da nuove correnti di pen-
siero, da grandiose conquiste della 
scienza e della tecnica. 

Ma noi non siamo cosi stolti da ri 
durre a questo la nostra concezione 
dello studio e della scuola. H rifiuto 
nichilistico del patrimonio culturale del 
passato, la mitologia su una nuova cui-
tura che dovrebbe partire da zero non 
hanno niente di rivoluzionario, non 
hanno niente a che vedere con il 
marxismo. 

c II marxismo — ha detto Lenin — 
ha acquistato il suo significato storico 
mondiale perche, invece di respingere 
le conquiste piu preziose dell'epoca bor-
ghese, ha al contrario assimilato e rit-
laborato quanto vi era di piu valido 
nello sviluppo piu che bimillenario del
la cultura e del pensiero umani >. 

Lo studio e dunque sforzo. tirocinio 
faticoso, disciplina come condizione di 
una conoscenza critica della verita e 
della storia. Solo superando le «diffi
colta inaudite» che — come diceva 
Gramsci — questo sforzo comporta per 
i giovani provenienti dalle classi subal-
terne, si potra creare « un nuovo strato 
di intellettuali, fino alle piu grandi spc-
cializzazioni, da un gruppo sociale che 
tradizionalmente non ha sviluppato le 
attitudini conformi *. 

La lotta per una scuola m:ova 
e dunque parte della batlaglia 
per una egemonia ideale e cul
turale della classe operaia e per 
I'arricchimento delle sue allean
ze con le forze intellettuali. E' 
un terreno essenziale deli'impegno 
del partito, come e stato preci-
sato alia Conferenza di Bologna 
del 7 1 . 
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