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Gran chiasso propagandistico della DC 
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Moro e Rumor ai giovani: 
paternalismo, atlantismo 

e false autocritiche 
La TV continua a stracciare gli accordi prasi dai partiti e a dare largo 
spazio alle esibizioni del dc — II Presidents del Consiglio difende le 

violenze della polizia contro gli studenti 

La DC ha consacrato il 
giorno di San Giuseppe ad 
una festa del paternalismo. 
Moro e Rumor sono andatl 
a Bologna a parlare ai gio
vani d.c. nel quadro di una 
operazlone che e volta sco-
pertamente a catturare le 
nuove leve del corpo elet-
torale. I due hanno fatto 
molto chiasso, seguiti passo 
passo dalla TV che imper-
turbabilmente continua a 
atracciare le normc degli 
accordi stretti dai partiti 
pur di accontentare al me* 

glio le esigenze della pro
paganda ufflclale. Nondime-
no, questo bombardamento 
psicologico non deve trarre 
in inganno. II linguaggio 
che Rumor e Moro hanno 
usato coi giovani tradisce 
manifestamente la miserla 
dei consuntivi che la DC e-
sibisce davanti all'elettorato 
dopo cinque anni di centro 
sinistra e lo stato di lsola-
mento di questo partlto ri-
spetto alle istanze ideal! 
che ribollono tra le giovani 
generazionl in lotta. Tant'e 

Per il primo posfo nella lisla di Firenze 

SCONTRO NEL PSU 

PER LE CANDIDATURE 
MARIOTTI CARIGLIA 
L'esponente socialdemocratico contrario perfino 
alia presentazione del ministro della Saniti per 
la Camera - Scalfari, in lista con Tremelloni, la-

sceti la direzione dell'« Espresso» ? 

Domani le direzioni della 
DC e del PSU dovranno pren-
dere una decisione sui candi-
dati alia Camera e al Senato. 
In proposito molt! contrast! in 
eotrambl \ partiti - non ap-
paiono di facile soluzione. 

Dell'argomento si e occu-
pata ieri la segreteria soria-
lista, riunita insieme alia com-
missione elettorale (era pre-
sente Riccardo Lombardi). 
Uno dei punti piu spinosi sono 
!e liste della Toscana. per la 
contesa tra Cariglia e Mariot-
ti che da tempo si contendono 
11 ruolo di leader del PSU a 
Firenze. 

MariotH. eletto nel 1963 se~ 
natore nel collegio di Arezzo. 
ha deciso di candidarsi alia 
Camera nella drcoscrizione di 
Firenze in luogo di Pierac-
cini. che dovrebbe invece es
sere eletto al Senato nel col-
legio di Lucca. II ministro 
della Sanita in questo caso do
vrebbe essere abbinato a Ca
riglia quale capolista (in tutte 
le circoscrizionj 1 capilista sa-
ranno due, uno ex PSI, l'al-
tro ex PSDI). ma chiede che 
il suo sia 0 primo nome. L'on. 
Cariglia naturalmente non 
condivide la decisione di Ma-
riotti e anche ieri — nella 
riunione della segreteria na-
tionale — ha proposto che sia-
no candidati alia Camera < 
deputati uscenti. cioe lui stes-
so. Pieraccini e Codignola. 
Quest'ultimo. in tale caso. ri-
achjerebbe di non essere rie-
letto data la perdita di voti 
registrata dai PSU rispetto a 
quelli ottenutl cinque anni fa 
da PSI e PSDI. Ed e per que-
gio tra I'altro che i «lombar-
diam > consiglierebbero a Co
dignola di candidarsi al Se
nate in un collegio toscano. 

Su questo punto anzi sem-
bra che un'intesa sia stata 
ragglunta. Codignola dovreb
be candidarsi al Senato nel 
collegio di Massa-Carrara. 
«considerato sicuro*. I kxn-
barmani avrebbero. in com-
penso. ottenuto un collegio si
curo (Feltre) per Bonacina, 

La candidatura al Senato 
di Codignola gia resptngereo-
be di fatto la tesi di Cariglia 
per la npresentazione dei de
putati uscenti. Altra insidia 
per il vicesegretario nauona-
le del PSU viene dalla proba-
bile candidatura di Lagorio, 
primo tra i segnalati dalla 
Federazione di Firenze. L'ex 
sindaco. se entnsse in lista, 
potrebbe perfino battere Ca
riglia al traguardo finale. 

Sul piano delle candidature 
e'e un'altra novila. U diret-
tore deU'Espresso Scalfari ha 
accettato. come e noto. la 
candidatura nelle liste del 
PSU a Milano. dove verra a 
trovarsi a fianco di Tremel
loni. 

Si tratta di una djslocazione 
che dimostra quale singolare 
abocco elettorale abbia avuto 

yl U battaglia sul SIFAK che ha 
YEspresso oggettivamen-

te in conflitto con la condotta 
minimizzatrice del ministro 
della Difesa. Per sciogliere 
questa scomoda contraddizio-
ne, Scalfari si accingerebbe a 
prendere le distance dall'c in-
criminato» settimanale: si 
dice che lascerebbe la carica 
di direttore responsabile, per 
assumere quella di direttore 
editoriale. 

A Firenze 

socialist! 

divisi sulle 
dimissioni 

dalla Giunta 
FIRENZE. 20. 

Le dimissioni della dele-
gazione socialista dalla giun
ta del Comune. che avreb-
bero dovuto essere imme
diate. tardano. Sembra in-
fatti che dissidi profondi se-
parino l'ex PSI dai socialde-
mocratici e da una parte del-
lo stesso PSI: questo signifl-
ca che difficilmente il PSU, 
a meno che non si trovi un 
accordo. potra porre di fron-
te alle proprie responsabai-
ta i democratic! cristiari e 
chiedere quindi le dimissioni 
deU'intera giunta. 

Ieri. infatti. mentre gli as-
sessori socialist! Tancredi. 
SeravaUi e Leone hanno con-
rermato la loro votonta di 
rassegnare le dimissioni. se-
condo quanto stabilito dall'or-
dine del giorno che era stato 
votato a maggioranza dai Di-
rcttivo della Federazione del 
PSU. altri — esponenti so-
cialdemocratici e contrari al-
rapcrtura della crisi — avreb-
bero affermatto che si sareb-
bero dimessi solo per disci-
plina di partito. 

Questo schieramento si sa-
rebbe formato ieri nel corsu 
della riunione della segrete
ria della Federazione del 
PSU, della segreteria provin-
ciale e dei rappresentanu 
delle sezioni degli enti loca-
li: da questa riunione. nel 
corso della quale Tancredi. 
Seravalli e Leone hanno con-
fermato di dimetterai, erano 
assenti akurri assessor! ao-
ciakJemocratici che non vo-
gliono la crisi in conseguenza 
del voto liberate. In questa 
riunione il vice-sindaco Maicr 
a\Tebbe appunto detto cne 
avrebbe rassegnato le dimis
sioni solo per discipiina di 
partito. E' quindi verosimile 
che soltanto una parte del 
PSU rasscgnera le dimissioni 
nelle mani del sindaco, che 
dovrebbe giungere lunedi dal
la Gcnnania. 

che Rumor e proprio co-
stretto ad ammettere che 
di fronte ai «motivi di in-
soddisfazione che serpeggia-
no» e ai t ferment! che 
muovono la coscienza pub-
blica » — «sintomo inquie-
tante e non trascurabile* 
— sta « un certo sapore dl 
delusione al finale della le-
gislatura». Molto tardiva-
mente, quindi, e troppo pre-
testuo^amente si riconosco-
no «difetti, disfunzioni, er-
rori». <Speravamo dl fare 
di piu » — dice Rumor —. 
Ma questo che potrebbe 
sembrare un tono autocrlti-
co in realta non lo e. 

Veniamo alia sostanza. II 
segrotario dc si rivolgeva a 
una platea di giovani che 
Innalzavano cartelli come 
quest!: • Siamo con 1 gio
vani USA che lottano nelle 
University e nei ghetti ne-
grl. che il eoverno fa morl-
re nel Vietnam. Siamo con 
Paltra America ». 

Ma Rumor non e con 
l'« altra America». Egli 
predlca un < Ieale e severo 
rispetto della alleanza» a-
tlantica e non ha neanche 
una parola da dire sulla tra-
sedia vietnamita Eeli par-
la di un » rilancin dpi cen
tro sinistra . ma difende 
tutti I prestiDDOsti della ee-
stione moderata del potere 
Egli dire di condividere la 
ansia dl una eioventd che 
cerca nuovl valorl, ma ai 
giovani unlversitari non of-
fre altro che una rledizione 
della squaliflcatissima leg-
ge Gul. II suo formulario 
anticomunista e quello di 
sempre: gli argomenti per 
ribattere al PCI Rumor li 
va a cercare in Cecoslovac-
chia e in Polonia. E qui gli 
scappa una battuta infelicis-
sima: «II nostro non e un 
paese da colpi di stato ». E' 
cosl lontano per il segreta-
rio dc 1'affare SIFAR, da 
non consigliargl! un po' piu 
di pudore? 

Anche il paternalismo mo-
roteo (<cogliamo i tanti 
problem! che 1 giovani pro-
pongono >) scopre la sostan
za della tradizionale impo-
stazione politics, e anche 
della tradizionale protervia. 
La scuola italiana — a giu-
dizio del presidente del Con-
glio — « va rompendo ogni 
incrostazione classista > e 
tuttavia «il vuoto che e'e > 
determina «comprensibili 
reazioni». Lasciamo alia 
ferrea logica del « premier > 
il compito dl sciogliere que
sta lapalissiana contraddi-
zione. Egli del resto non va 
piu in la di un superflciale 
apprezzamento del movimen-
to universitario al quale non 
promette un bel niente per-
che — come dice Moro — 
ogni cosa «costa > e e'e una 
molteplicita di esigenze 
« praticamente incompatibi-
li • tra loro. Quel che pre-
me a Moro e di isolare gli 
element! «politicizzanti» per 
trovare un alibi alle violen
ze della polizia. La violen-
za — secondo il capo del go-
verno — sta dalla parte dei 
giovani davanti ai quali si 
erge la forza dello Stato, la 
• garanzla contro ogni disor-
dine». Anche Moro trova 
che 11 piano Gul — travolto 
dai movimento studentesco 

— era «una prima conquista* 
e si rammarica che la «leg-
gina» presentata in extre
mis dalla maggioranza non 
sia stata approvata. Ma qua
li sono i programmi per la 
prospettiva? Niente piu di 
una frase: la € ideazione del
la nuova scuola ». Come Ru
mor, Moro eaalta «il vincolo 
della alleanza e della solida-
rieta con il mondo occiden-
tale, in online a interessi di 
comune difesa ed a ragionl 
dl affinita ideale». Rispetto 
al comunismo la DC mantie-
ne la sua «differenziazione» 
pur riconoscendo al PCI 
«una funzione di pungolo 
nella sua aztone di opposi-
zione ». Per Moro, insomma, 
il centrosinistra e acquisito 
per l'eternita e alle opposi-
zioni non dovrebbe restare 
che la soddisfazione di esse
re battezzate come tali. Ma 
la conclusione e sconsolante 
per un uomo di governo: « II 
limite nel tempo (una in-
tiera legislatura sprecatal 
n.d.r.), U limite nei mezzi, 
non banno consentito di fa
re di piu ». Semmai si trat-
tera di andare • piu rapidi » 
in awenire._ Cos) Moro. Chi 
invece mette gia le mam 
avanti e il ministro Pre-
ti, che in una intervista al 
TeUgiornale ba promesso 
la riforma tributaria per 
iL. 1971. 

ro. r. 

Con una grande manifestazione di giovani lavoratori 

e studenti si e concluso il Convegno degli universitari comunisti 

II legame tra studenti e classe operaia 
nella lotta contro la cultura di classe 

E' giunto quel momento felice in cui, come diceva Gramsci, le giovani generazioni abbandonano la direzione dei propri padri per porsi sotto 
la direzione della classe operaia - Occhetto nel suo discorso sottolinea i'importanza deil'autonomia del movimento studentesco 

I rigorl eccezionali di questo inverno senv 
brano ormal definitlvamente passati: doman! 
Inizla la primavera ed II cllma mite che in 

queitl glorlil si ha In tutta Italia lascla ben sperare. I I primo bagno di alcuni giovani di 
Palermo (nella foto) dove Ieri si • avuta una splendlda glornata, sembra dl buon ausplcio 

DOMANI t ' PRIMAVERA 

La produzione gia sospesa 

da una settimana occupata la fabbrica 
1 r • 

Chiude I'ELSI. a Palermo 
mille operai sul lastrico 
Inammissibile ricatto dei padroni americani alia Regione - Questa mat-
tina si riuniscono i sindacati - Iniziativa unitaria del PCI e del PSIUP - La 
solidarieta popolare - II mancato ruolo dell'IRI nello sviluppo dell'isola 

Dalla nostra redazione 
PALERMO. 19. 

Drammatica svolta della gi& 
grave crisi ecooomica palermi-
tana: chiude i battenti il se
condo stabilimento industriale 
della citta. I'EleUronica Sicula. 
azienda di rilevanti proporzio-
ni assieme ai Cantieri Navali 
del gruppo Piaggio. 

L'aUiviUk produttiva t8 ml-
liardi dj fatturato annuo) e gia 
stata sospesa. La liquidarione 
del personale — mille operai 
specializzati che da tre setti-
mane conducono una strenua 
battaglia per impedire la sma 
bihtaziooe della fabbrica. e'che 
da otto giorni occupano lo sta
bilimento — e stata invece rin-
viata alia fine del mese. 

E" questa I'ultima carta che 
I padroni americani della Ray
theon (casa-madre dell'EI.Si.) 
giocano per esercitare un inam
missibile ricatto su Regione e 
Partecipazioni statali: o ci date 
danaro fresco per «rivitaliz-
zare * gli impianti (una parte-
cipazione azionaria di sei mi-
liardi essi chiedooo. non una 
lira di meno). oppure smobi-
litiamo. 

Intorno alle maestranze tn lot
ta deU'Elettronica cresce in 
queste ore la solidarieta dei 
palermitani. I sindacati esa-
minano domattina la eventus 
Uta dl proclamare UDO SOO-
pero generale a brevissima sca-
denza. forse nel corso di questa 
stessa settimana. Le organiz-
zazkxd del PCI e del PSIUP 
denunciano tn una risolunone 
comune le conseguenze deU'im-
pronta anti meridionalistica del
la potitka del centro sinistra. 
affldando ai loro gruppi parla 
mentan regionall U mandato 
di coodurre subito un iniziativa 
unitaria net confrontl del go 
vemo skriliano che ha sin qui 
passavamente assistito agli svi-
luppi dells situazione. giungen-
do persino a farsi mediatore 
«obiettivo9 tra i capitalist! 
americani e i lavoratori Lo 
stesso ardvescovo di Palermo. 
cardinal Carpino, ha promosso 
e lanciato stamane nelle chie-
ae della dJocesi. una sottoscrt-
xione per costituire un «fondo 
di solidarieta» destinato agli 
operai in lotta. 

Per comprendcre U senso m 
cos! ampia mobilitazione a so 
stegno della lotta dei mille del 
lEfSi.. bi!>ogna tener cooto di 
due distinti element!: da un 
lato le carattensttche della a i 
si aaendale; dallaliro il come 
sto in cui tale ensi si colloca 
Non a caso la Raytheon (e con 
essa. all'mizio. un gruppo pri-
vato fenovese) sceLse died an
ni fa Palermo come base ope
rative. L'impiego di mano <Tope-
ra a buon ineroato, riadema-

diazione della mafia — dei rap
port! tra El.SL e crimlnalita 
organi2zata si parla in quest! 
mesj anche al processo di Ca-
tanzaro — la possibilita di at-
tingere alle risorse finanziarie 
della Regione e a quelle della 
Casua per i) Mezzogiorno. erano 
stati aJtrettanti elementi deter
minant! per spingere il gruppo 
USA a impiantare proprio qui 
lo stabilimento-pilota per I'Eu-
ropa. 

Ma t calcoli si rivelarono in 
parte sbagliati. Una pessima 
conduzione aziendale- I'incapa-
cita di immettere la produzione 
(tubi catodici. semiconduttori. 
lampade a vapori di mer-
curio. eccetera) sul mercato 
itaJiano. ed il mancato reinv*-
stimento degli utili per rinno-
vare gli impianti. banno fatto 
il resto ponendo I'EISi. in serie 
difflcolta che si sono tradotte 
negli ultimi mesi in centinaia 
di sospensioni, poi nell'annuncto 
di 170 licenziamenti. inline nel
la decisione della chiusura. ra
sa nota ufBcialmente ieri sera. 

Mille operai rischiano a que
sto punto di andare ad infol 
tire la schiera dei 34.700 disoc-
cupati c ufliciali» della citta. 
Chiusa I'EISi.. U panorama in
dustriale di Palermo si farebbe 
ancor piu desertico: a monte 
i Cantieri. anchesd in difBcol-
ta. a valle una miriade di 
asfittkhe aziende di tioo arti-
gianale, in media con meno di 
dieci unita a testa, molte delle 
quali — appaltatrici di lavorL 
fornitori, ecc — subu*ebbern 
leUli contraccolpi dalla smobl-
Iitazione deU'Elettronica. 

La strada per uscire dail'im-
passe noo sta certo nel subire 
U ncattn dei oadroni USA (in 
questa direzione e probabile 
che si muovano nelle prossune 
ore sia Roma sia a Palermo. 
anche con chiari intenti eletto 
rahstici); la via per superare 
la crisi va dntta a! cuore del 
problema del decollo deU'eco-
nomia palermitana: un inter-
vento dell'IRL organico. non 
episodJco, 

Solo la localizzazione a Pa
lermo della base elettronica 
delle Partecipazioni statML pud 
consentire di affrontare il pro
blema alia radice. dare una 
prospettiva a lungo termine ad 
un settore gia in fase di svilup
po. e ad un nucleo operaio 
gia altamente quahflcato. nel 
quadro di un nlancio prograrrr 
Tato della economia cittadtna 

Ma TIRI - il cui nome in Si 
aha si associa soltanto alia 
parola telefoni - 'a orecchie 
da mercante, per I'Elettronica 
come per quahiasi altro set-
tore Industriale. Per questo la 
battaglia dell'El.Si. - e per 

dale, sta diventando una fase 
importante della lotta piu gene-
rale per contrastare le scelte 
antimeridfonalisticbe del gover
no: e gia oggi la battaglia di 
Palermo, per Palermo. 

g. f. p. 

A Lavello 
si e spento 
Vitantonio 
Jacoviello 

II nostra caro compagno Al
berto Jacoviello. capo dei ser-
vin esten dell'l/nifd. e stato 
colpito ien dai grande dolore 
di perdere il padre, il signor 
Vitantonio Jacoviello. che si e 
spento serenamente. in eta di 
novantun anni. nella sua casa 
di Lavello. in provincia di Po-
tenza. Ad Alberto e ai suoi fa 
mihan giunga U fratemo cor 
dogiio di tutti i compagm della 
redazione e della amministra-
zione dell'l/n;td. 

Dal nottro inviato 
FIRENZE. 19. 

II compagno Achille Occhet
to ha concluso stamattina nel
la sala del teatro Odeon, gre-
mita di studenti e operai, i 
lavori del Convegno naziona-
le degli universitari comuni
sti. Il suo discorso ha se-
guito due direttrici precise: 
l'analisi del movimento stu
dentesco e i giudizi che su di 
esso il Partito ed i lavoratori 
sono chiamati a dare; la lot
ta comune per il rinnovamen-
to socialista della societa ita
liana, neH'ambito della origi-
nale strategia rivoluzionaria 
del Partito comunista. 

La grande portata delle 
lotto studentesche e operaie 
degli ultimi mesi — ha detto 
Occhetto — ha spezzato la lun-
ga linea grigia dell'opportu-
nismo e della politica del cen-
tro-sinistra. Una nuova gene-
razione di studenti si e messa 
in cammino. Dove vuole an
dare? Da cosa 6 mossa? 

La protestn ha le sue ori-
gini oggettive — dice Occhet
to — nelle contraddizioni so-
ciali. Nell'universita si riflet-
te. in modo particolare e di-
retto. la contraddizione fon-
damentale tra lo sviluppo del
le forze produttive e i rap-
porti di produzione: per cui 
la relativa estensione della 
base sociale universitaria si 
scontra in maniera acuta con 
le vecchie strutture autorita 
rie e classiste del sistema 
scolastico italiano Da qui na 
see. all'inizio. il disagio indi-
viduale profondo che si tra 
sforma rapidamente in presa 
di coscienza. e si fa strada 
l'esigenza di un rinnovamen 
to globale della scuola e deila 
societa. In termini di classe. 
questo significa che nuovi 
strati della piccola e media 
borghesia sono colpit) da un 
processo di proletarizzazione. 
Entrano in crisi i vecchi sche-
mi del rapporto tra gli intel
lectual! e la societa. le cosi-
dette "libere professioni" ten-
dono a sparire e gli studenti 
sentono il contrasto insupera-
bile tra la loro concezione 
della cultura e la condizione 
in cui vuole porli il sistema 
capitalisb'co. Diventano schia-
vi diretti del profitto ed a 
questo si ribellano. Chiedooo 
percfo non di essere "piu com-
petenti, ma di diventare degli 
uomini diversi": e nasce da 
qui la loro solidarieta con le 
rivoluzioni deH'America Lati-
na. con ! movimenti di libe-
razione di tutti i popoli. Im-
mediatamente si pone davanti 
alle loro coscienze il signifi 
cato umano della lotta del 
popolo vietnamita. percW e la 
testimonianza diretta che 6 
possibile vinoere il sistema di 
sfruttamento imperialista. bat
tere il potere massiccio delta 
tecnica e deU'opulenza con un 
impegno totale di se stessi in 
una battaglia per gli ideali 
socialists E nasce la ricerca 
di un destino diverso. II ri-
fiuto di una vita regolata dal-
I'alto. una insopprimibile aspi 
razione alia liberta Liberia 
intesa come possibility reale 
di scegliere e di decidere. che 
spinge gli studenti a collegare 
le loro rivendicazioni a una 
profonda esigenze di potere II 
senso delta lotta contro 1'auto 
ritarismo delle cattedre. per 
una nuova organizzazione del 
la didattica deU'insegnamen-
to e per fl diritto alio studio 
sta nel suo essere contesta 
b'vi non delle strutture scola-
sriche soltanto. ma del siste
ma di classe che le ha gene
rate. 

Quale e il valore politico 
del movimento universitario 
nella societa italiana. nella 
lotta di clas'v. nella lotta po 
Iitica di un paese dove esiste 
il piu forte partito comunista 
del mondo capitalista? 

La grande stampa reaziona-

II costo annuo in Italia 

Mezzo milione a chilometro 
per mantenere un'autostrada 

D'invemo per assicurare i l traffico su un chilometro di 
autostrada di montagna si spende in media un milione 

O costo annuo dl manutenzione dl un chilometro dj autostrada 
e in media in Rslia di mezzo milione. Sale invece a un milione 
il costo di manutenzione invernale di ogni chilometro di auto
strada montana. 

La manutenzione tn montagna e basata su un servizlo di pre-
venzione e uno di intervento Attraverso apposite station instal-
late lungo t tronchi delle autostrade si raccogle una arnpia mes«e 
di dati meteorologici per accertare la possibilita di formazione 
di ghjaccw e verglas Quando si paventa questa eventuality si 
interv êne con lo sparg.mento attra\erso appo<;iti autocarri. di fon 
denti chimici fl costo dei fondenti (clorun di calcio e di sodio) 
rappresenta il 35** del costo di manutenzione e addinttura il 
7080%. se si comprendono le spese d! carico e di spargimento 
Da! novembre 1967 a| gennaio di quest anno sono state imp*egate 
sulla rete autostradale di montagna (oltre duemila chilometri) 
IS 000 tonnellate di fondente 

Il secondo tipo di intervento e naturalmente costituito dalle 
_̂ opcrazioni di sgombero della neve, ma anche esse sono precedute 

I'EllSi. — lung! dalTessere cir- I e seguite da spargimento di fondenti. per evitare cht residul dl 
coscritta al perimetro azlcn- neve costipatl dai traffico si ghiacrino. 

ria ha tentato in ogni modo di 
dare a queste lotte un signi-
ficato illogico. Di farle appa-
rire come una ventata di fol-
lia romantica (in Italia, come 
in Germania. come in Fran-
cia. come in Cecoslovacchia) 
profondamente permeata di 
anticomunismo. Salvo poi a 
dire che queste stcsse lotte 
erano « strumentalizzate e di-
rette > dai comunisti. In real
ta gli studenti in lotta non so
no aTfatto anticomunisti: il lo
ro movimento e un movimen
to autonomo di battaglia po
litica e i comunisti ne occet-
tano la logica interna e ne ap-
poggiano I'autonomia. « Per-
chd — ha detto Occhetto — 
noi non sosteniamo solo i mo
vimenti promossi dai comuni
sti. ma appoggiamo tutti co-
loro che lottano per il rinno-
vomento e per la libertA. an
che quando a questa lotta ar-
mano per strade diverse dal
le nostre ». Questo atteggia-
mento pratico verso I'autono
mia dei movimenti di massa 
ha un'origine tcorica. c par 
te integrante della nostra stra
tegia. non solo come forma di 
lotta per la conquista del DO-
tere. Anche come concezione 
di una societa socialista non 
statalista. non accentratrice e 
burocratica. in cui tutto il po
tere non sia del partito. ma di 
organi di gestione social! con 
i quali il partito ha un rappor
to dialcttico e verso i quali 
esercita una precisn funzione 
di stimolo e di sintesi Per 
questo. e giusto che gli univer 
sitari comunisti siano nel mo 
vimento. ne accettino rauio-
notnia e la logica interna e 
concorrano in questo modo a 
definirne e a verificarne gli 
obbiettivi. 

Nello stesso tempo. !1 movi
mento studentesco ha posto 
problemi di tattica e di stra
tegia che assumono un valore 
piu generale. In questo senso 
non ci deve essere soltanto la 
solidarieta. la verifica delle 
forme di lotta e della loro giu-
stezza: In questo senso. una 
volta accettata I'autonomia del 
movimento. i comunisti hanno 
il diritto e il dovere di svol-
gere una loro battaglia cultu-
rale e ideate sui temi della 
strategia rivoluzionaria. Non 
e'e dubbio che I'esperienza 
delle lotte studentesche spinge 
ad una conferma e ad una 
precisazione del significato 
centrale che assume nella 
strategia generale di lotta ver
so il socialismo la lotta per le 
riforme di struttura. per la 
modificazione dei rapporti di 
forza e la conquista del po
tere. Noi sappiamo — ha 
detto Occhetto — che se ci so 
no nel movimento delle criti-
che contro di noi. esse ver-
tono tutte su questo punto. Si 
teme che le riforme e gli ob
biettivi intermedi siano visti 
isolatamente. siano considerati 
obbiettivi da attuarsi indipen-
dentemente dalla prospettiva 
socialista. siano obbiettivi che 
permettano. alia fine la n-
composizione dell'equilibrio 
delle classi dominant!. 

Quale e. il rapporto tra la 
lotta per le riforme e la con
quista del potere? Le riforme 
di struttura fanno parte di un 
programme di transizione. 
servono a modificare i rapporti 
di forza e ad aprire !a strada 
verso il socialismo. Non posso-
no essere obiettivi per costrui-
re una societa democratica 
intermedia, perche tra il ca-
pitalismo e il socialismo non 
e'e nessuna \ia intermedia. 
«Quindi la realizzazione di 
un obbiettivo intermedio non 
chiude la lotta. ma serve a 
dislocare il potere a favore 
della classe operaia in un 
processo rivoluzinnario per-
manente. E' giusto avere 
un piano di misure transito-
ne prima della presa del po
tere e in funzione della pre
sa del potere. Ecco perche 
non attendiamo U momento 
della rivoluzione. ma voglia-
mo costruire un blocco stori-
co che non solo port! alia lot
ta. ma aiTermi un modello 
nuovo e piu alto di liberta e 
di societa >. 

Dopo avere spiegato come 
anche le nuove forme orga-
nizzative di democrazia diret
ta emerse dai movimento stu
dentesco non siano in contra
sto con la strategia del Par
tito comunista. ma anzi fac-
ciano parte della battaglia 
portata avanti dai comunisti 
perche si moltiplichino model-
li di democrazia diretta nel 
tessuto della societa italiana. 
Occhetto ha esaminato la si
tuazione generale in cui si so
no insente queste battaglie 
per la democrazia e il socia
lismo. Ha quindi concluso il 
suo discorso rivolgendos! di-
rettamente ai compagm ope
rai. « La lotta degli universita
ri — ha detto - apre proble
mi nuovl ma anche allarga la 
influenza e la funzione ege-
mnne della classe operaia E' 
giunto quel momento felice in 
cui. come diceva Gramsci. Le 
giovani jtnerazioni tntettet-
tuaU abbandonano la direzio
ne dei propri padri per porsi 

sotto la direzione della clas
se operaia >. 

Per questo non c vero quel
lo che e stato detto, nell'odio-
so tentativo di dividere il mo
vimento studentesco dai mo
vimento operaio. che ci tro-
viamo di fronte alia rivolta 
dei figli di papa, a un movi
mento di privilegiati da guar-
dare con sospetto e difflden™. 
No. i lavoratori devono vede-
re in questi studenti i enmbat-
tenti di una <=tcssa lotta con
tro la disc- imina7ione e la cul
tura di classe. per il diritto 
alio studio, per una univrrMta 
cui possano accedere il flglio 
del bracciante e dell'operaio. 
Ed e proprio in questa batta
glia per il diritto alio studio 
che si trova il legame orga
nico del movimento studente
sco e dcllu classe operaia. 
Percio — ha detto Occhetto — 
noi guardlamo con flducin a 
questo movimento: a noi nnco 
imnorta se cli universitari rhe 
lottano nhh'ano o no n«r"l-
talo lezinn' sul mnrxismo lonl-
nismo 11 lenfntemo vive nel'e 
sue intui7ionl piu geniali. nel
la lotta. Senza la lotta nenl 
dottrina puo essere contrah-
bandata per vera nei vari ce-
uacoli pseudo • rivoluzionari. 
Ma quando la lotta e comln-
ciata e il movimento cammf-
na speditamente. si ptio esse
re solo o lenini<:ti o profeti dl-
sarmati II leninismo lo si im-
none nella ln»ta: infaMi p HPI-
la lottn nella sua loi»t>a In
terna ehe <i "=rnn;*ono il r*»r> 
OOrtn trp Ip'i'ra e strni, f»H 
la lp?innr> rle'lp ^Monn70 r 1 
spn«l> HPIIT o-|tnni7v-i/i(V>; f,,»» 

non £ htirncra7ia r"*" '••>'on»A 
ennseeuente e di^r n' nn'T 
pas""'nnp ":incera p^r il flnp Hi 
raeeinneere al Hi =onra dl 
ogni altra considerazione. 

a. m. r. 

Espatriati 
228 mila 

italianl 
nel 1967 

Nel 1%7 — ?econdn dati prov 
vlwri — sono emigrati all'estero 
228 000 connazionali contro 291 
mila emigrati nel 1966 La flev 
sione e stata pari al 21.9 per 
cento ed ha fnteressato sia le 
correnti europee che Quelle ex 
traeuropee. ma in maniera pfd 
sensibile le prime rhe le se-
conde. Gli espatri verso i paê i 
europei sono stati infatti 164 000 
contro 215 000 del 1966 (-23.7 
per cento): quelli verso i paesi 
extraeuropei 64 000 contro 77 141 
C— 16.6 per cento). Per quanto 
concerne in particolare I'Euro-
pa. la contrazione si e verificata 
quasi esclusivamente nel movi
mento verso I'area comunitaria. 
Ie cui aliquote sono scese da un 
livello di 111.200 umta del 1966 a 
61.800 nel 1967. Tra i paesi della 
CEE la flessione piu sensibile si 
e verificata nei confronti della 
Repubblica federate tedesca per 
efTetto dell'appesantimento della 
situazione congiunturale locale 
che si e npercossa negativamen-
te sui livelli dell'occupazione a. 
quindi. sulle correnti di immi-
grazione. Verso questo paese so
no emigrati 40 000 italiani lo 
scorso anno contro gli 83.000 dtl 
1966. Meno accentuata e stata. 
invece. la flessione verso gli al
tri paesi della Comunita: 15.000 
sono stat! gli espatri verso la 
Francia contro 18 mila del '66: 
3.000 verso d Belgio contro 4 200; 
800 verso i Paesi Bassi con 
tro 1.000. 

Gli Azjomsti. gli Amministra-
ton. i Dingenti deiJ S.P.L — 
Societa per la Pubblicita in Ita
lia — con tutti i Dipendenu • 
Collaborator! addoiorati anmav 
ziano la scomparsa del Presi
dente della Societa. 

MONSIEUR 

J E M ROBERT 
fiERSTENNAUER 

awenuta a Losanna il 18 mars* 
ultimo scorso e porgono alia 
famiglia Gerstenhauer i'espres-
sione del loro profondo cordogiio 

Roma 19 rnarzo 1968 

E* scomparsa la signora 

ADA COSTANTIN0 
FERMARIELL0 

1 figli Adrians. Carlo. Fernan
da. Lea addoiorati partecipano. 
Napoli 17 marzo 1968 • Via 
Nicola Fornelli 1 bis 

ANNUNCI EGONOMICI 
n OCCASlONl L SO 

AURORA GIACOMETTl s«and«: 
Tavale Fratlna grand* JO.OSf 
Ribaltina intarsiata fi.Mf Car-
rtllo can p«rf«b*tttilla bronzo 
1S.SM . Altra millt eccatlvnl I I I 
QUATTROFOMTANE t l 
f « w 4 * 4 J K . 


