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Battere la DC e il centro-sinistra, far avanzare il PCI 

II dibattito al Comitato Centrale e alia CCC 
sul programma dei comunisti per le elezioni 

(Segue da pngina 13) 
tico piu generate, lnfatti due 
sono le strade per fare fronte 
alia crisi monetaria: un muta-
mento nella politica estera die 
si accompagni ad una svolta 
nella politica economica. la qua
le punti sullo sviluppo del mer-
cato interno e sull'allargamen-
to e l'articolazione delle stmt. 
ture produttive esistenti oppu-
re il codimento alle grandi con-
centrazioni. la politica dei red-
diti e l'attacco alle conquistc 
.sindacali: a due anni e mez/o 
dal Piano Pieraccini 6 confer-
mato che nessuna programma-
zione pud essere in Italia uno 
strumento eoncreto di progre.s-
so economico e civile, se non 
vengono prima attuate alcune ri-
forme «qualificunti ». Proprio 
la mancata attuazione di queste 
riforme ha comloito ad una «ccn-
trattazione programmata » che 
e destinata a rafforzare la pre-
sa del grande padronato sulla 
utilizzazione della spesa pubbli-
ca in quanto tende ad emargi-
nare. al momento delle scelte 
decisive, sia i sindocati che lo 
stesso Parlamento. 

PETRUCCIOU 
Due sono le ragionl per cui 

* importante valutare il signi-
ftcato delle recenti lotte degli 
studenti e derivarne cor.se-
guenze precise nella nostra ini-
ziativa e nel nostro orienta-
mento. 

II movimento degli studenti 
e innanzitutto un movimento di 
avanguardia della gioventu nel 
senso piu vero del terminer es-
so esprime. cioe. condizioni. 
aspirazioni. spinte • che inte-
ressano — sia pure non ancora 
In forma casl chiara in tutti 
i settori ~ tutti gli studenti e 
gran parte delle nuove gene-
razloni. 

L'alta qualiftcazione comporta 
una tendenza naturale alia li-
berazione collettiva del lavoro. 
alia gestione sociale; come ri-
flesso di ci6 si da una piu ele-
vata coscienza <lel valore so
ciale del proprio lavoro e. 
qulndi. della necessita di un In-
tervento diretto e organizzato 
nelle deeisioni. neU'esercizio del 
potere. della necessita, cioe. di 
una nuova democrazia. 

Tutto cio si scontra Invece 
con il declassamento. la prole-
tarizzazione. lo svuotamento 
delle forme anche imperfette di 
vita democratica, la concentra-
zione del potere. il contenimen-
to dello sviluppo delle forze pro
duttive, ctri deve far ricorso il 
sistema attuale per tcnersi in 
piedi. 

Queste lacerantl contraddi-
zloni non interessano soltanto 
gli studenti. ma anche nuovi 
consistent! strati di tecnici e di 
classe operaia. e non e diffi
cile cogliere. anche fra questi 
ultimi, sintomi sfcnificativi di 
una maturazione che coglie I 
problemi e cerca vie per risol-
verli. 

D'altro canto, anche sul ter-
reno piu strettamente politico. 
il movimento degli studenti sug-
gerisce riflessioni valide in ge-
nerale: in particolare. la ri-
cerca di una nuova unita rivo-
luzionaria vede l'impegno attivo 
di componentl — particolar-
mente importante quella catto-
Hca — flnora estranee a questo 
processo. che si distaccano solo 
ora dal blocco ideale e politico 
della borghesia e avanzano 
istanze oritfinali di cui bisocna 
saner cogliere il nucleo sezio-
nale spingendole ad una matu
razione completa che comporta 
fnevitabilmente anche un arric-
chimento e uno sviluppo della 
nostra visione Ideale e stra-
tegica. 

Una riflessione politica gene-
rale sul movimento studentesco. 
e utile e necessaria anche per 
una seconda raekxie: perche 
consente di affrontare il proble-
ma del rapporto fra partito e 
movimenti di massa, di appro-
fondire la questione del colle-
gamento fra il parti to come 
strumento di lolta e le lotte au-
tonome delle masse. 

Le critiche a cui dobbiamo 
veramente rispondere riguarda-
no infatti questo punto e inve-
stono non solo e non tan to la 
linea strategica del nostro par-
tito. quanto la sua attivita 
pratica. k> scontm fra la sua 
inizjativa e il suo compito fon-
damentale di strumento che 
pramuove e dirige le lotte. 

Lo stesso discorso sulla auto-
nomia del movimento studen
tesco va fmpostato eoerente-
mente con questo problema. e 
va risolto in conseguenza del 

. riconoscimento della autonomia 
del movimento delle masse, nel
la organizzazione delta lotta. 
nella ricerca degH obiettivi. e 
nrila gestione della lotta stes-
sa. n partito deve agire all'in
terno di questo movimento se-
fuendone la lofrfca e interpre-
tandone la necessita. 

Cid consente una saWatura 
reaJe con una visione creati-
vamente vissuta e internretata. 
a contatto con la verifica delle 
lotte. della via italiana al so-
cialismo: c ci indica anche 
qual e la strada da seguire per 
Prmmediato futuro: la organiz
zazione del lavoro dei compagni 
che partecipano al movimento 
di lotta. il loro innesto nella 
vita complessiva del partito. af-
fincbe da questo possano trarre 
suggerhnenti. stimoli e comple-
tamenti alia esperienza che 
conducono. e ghmgere a con-
duskxri che fanno fare pot a 
tutto 0 movimento nassi in 
avanti per manteneme *d 
estendeme H carattere di mas 
sa. per garantirne la contimiita. 
per cotuentire la deflnizione di 
autonomj obiettivi di lotta. 

Tutto questo comporta una 
rlconsiderazione del lavoro no-
atro. del nostro orientamento: 
|» aiinrrinaxione di tutte le for

me di conservatorismo e buro-
cratismo. lo sforzo per uscire 
da formulazioni giuste ma li 
mitate e considerazioni di me 
totlo. per affrontarp i problemi 
che sono anche problemi di fon 
damentale importanza teorica e 
riehiedono quindi grande fer-
mezza, grande ape-tura e 
grande vitalitn nolla elalwrazlo 
ne. nolla polemica. nella lotta 
di massa. 

MRAmom 
Queste elezioni ~ ha detto 

Marannonl — si cnltocano in 
una situnzinne assai diversa 
rin nuelle prrrerionti del 1°fi3 
Allora la DC si presentava 
come 11 partito del mlracolo 
ecnnnmlcn; Innclava una ar-
rogante sflda a) comunlsmo. 
II Partltn sortialista, d'altro 
canto, chledeva plfi votl per 
aumentare II proprto pntere 
cnntrattuale. per pntere por-
tare ad attuazione le molte ri
forme promesse. Oggi. queste 
parole d'ordine non possono 
esserp rilnnciate fx> imnpdt-
sce il fallimento del centro-
sinistra, l'aggravamento della 
situazione internazionnte, I pe-
ricoll che corre la democra
zia, l'attacco alia condizione 
operaia, alle masse popolari 
e al mondo della scuola. Di 
piu: oggi, anche chl credeva. 
in buona fede, alia carica in-
novatrlce del centro-sinlstra, 
ha dovuto rlcredersl, prende-
re atto del fallimento. Molti 
lo hanno fatto In forme po
sitive, prendendo posizione 
contro il centro-sinistra, schie-
randosi al flanco del nostro 
partito e del PSIUP. Gli ele
ment! che formano oggi 11 
quadro della situazione poli
tica italiana hanno prodotto 
turbamenti e ribellionl, ac-
centuato e approfondito i fer-
menti. Difficile, naturnlmente. 
6 valutare l'entita di tall rot-
ture, ma il processo e In con-
tinuo sviluppo. Ne sono un 
riflesso le grandl manifesta-
zloni per la pace e per la fi
ne dell'aggresslone nel Viet-
nnm, alle quail sempre piO 
partecipano attivamente, assle-
me ai comunisti. cattolici e 
socialist!. 

Anche nel Veneto non man-
cano 1 circoli dei cattolici del 
dissenso e, del resto, fe a tutti 
nota 1'azione svolta da Dori-
go e dalla rivista Questitalia 
da lui diretta. Ma a Venezia 
anche nel PSU la protests va 
estendendosi, flno ad assume-
re forme dl aperta rivolta 
agll orientamenti del centro-
sinistra. Fra la classe operaia 
la tensions e crescente. Le 
grandi lotte e gli scloperi ne 
sono una dimostrazlone. Qui 
6 stata ricordata anche la ri-
bellione del contadini a bono-
miani» che si e espressa a 
Verona. Ci6 e molto lmpor« 
tante, perche e la prima vol-
ta che si assiste a una aperta 

ribellione dei contadini bono-
miani contro il loro leader. 
Ma ci6 pone a nol plti serle 
responsabilita. Occorre. Infat
ti essere piu attenti e piu 
present!; seguire con maggio-
re partecipazione questi pro-
cessi, suscettibili di aprlrsl 
a sbocchi positivi. Dlco que
sto perche se e vero che noi 
asslstiamo ad aspetti di ribel
lione dJ notevole rilievo. dob
biamo anche dire che non 
sempre in tall process! e pre-
sente la fiducla in una posi-
tiva prospettiva. Da qui la no
stra azione che ancorata al 
grandi teml della pace, della 
difesa della democrazia, del-
l'aumento delle condizioni dl 
vita e del potere operalo e 
delle masse Iavoratrlcl deve 
servire ad orientare le grandi 
masse in movimento, fornen-
do le indicazioni di una li
nea politica unitaria di alter
native al centro sinistra vol
te a dar fiducla in un pro-
fondo mutamento della situa
zione politica. 

TRtCCANI 
L'altra mattina — ha detto 

Treccani — ero a Milano. in 
piazza del Duomo, assieme ai 
2.000 studenU che protestava-
no contro le bestial! violen-
ze poliziesche. Ho ascoltato l 
loro numerosl interventi. Tut
ti si richiamavano all'unita con 
la classe operaia. denunciava-
no rautoritarismo, rivendJca-
vano cambiamenti profondt. 
Ieri, a Milano, gU st?identi 
che hanno rnanifestato non e-
rano piu 2iX» ma 5.000. Sen-
za dubbio quello degli stu
denti e oggi 11 movimento piu 
vivo. Dobbiamo chiederci qua
le e la nostra poshdone. il 
nostro rapporto con questo 
movimento. Senza dubbio il 
movimento studentesco ha iro-
vato aeU'UnitA. come qui e 
stato ricordato. una voce va 
lid*. Ma cio non pud basta-
re. II nostro partito p:io e 
deve svolgere una fururone di 
avanguardia promuovendo tni-
ziative capaci di sostenere 11 
movimento studentesco e dl 
orientarlo. AlcunJ esponentl dei 
movimento studentesco quan 
do si rivolgono alia C U S M ope 
rala lo fanno non tfa pen 
sando a uomini in came e 
ossa. ma pensando a una en 
tita mitica. C16 che noi con-
testiamo ai gruppi che si di-
stinguono per 1 loro atteggia 
menti estremistld non e gia 
11 loro fine volto a carabia-
re il sistema. ma il nriodo vel 
leitario. Da qui rtmportanza 
di essere al loro flanco per 
sostenerli e orientarlL 

Dobbiamo cogliere tutto li 
valore Ideale della loro lotta 
la loro carica contro un siste
ma ingiusto e dl classe, la lo
re rivolta contro rimperiaU-

smo americano che uccide e 
distrugge nel Vietnam. Vede 
te poi a quali risulcaci gib 
porta il loro esempio. Proprio 
Ieri. a Milano, un gruppo no
tevole di artist! ha ivicupato 
la Galleria di Arte Morterna, 
pet protesta contro '.'inm'f'cie'i 
?a del Comune. Noi sxlutia 
mo questi artisti, rla q:iP5U 
tribuna, pur coscient! che se 
cl6 e stato possihile K< si e 
dovuto alia tensione che carat-
terizza queste giornate mi:a 
nesi. 11 cui merito maegtore 
va acli studenti Ma proprio 
per questo, anche attruerso 
un esame autocritico. noi doo-
biamo essere in mezzo a lo
ro, discutere e lottare con lo
ro, essere presenti per aiutar 
ne In maturazione. per con-
quistare, nel vivo della lotta 
l'egemonla del movlman'o. 

HMIGHI 
Per sconflggere la DC biso-

gna anche combat tere ognl 
posizione di copertura che ad 
essa offrono gli altri partitt 
del rpntro sinistra In oarti 
colare non bisogna sottovalu-
tare 1'azione del PRI che af-
fronta la campagna elettorale 
— chiedendo come ha gia 
fatto altre volte — piu voti 
per il rilancio del centro si
nistra e per condizionare la 
DC dall 'interno del governo. 
I fatti dimostrano che nono-
stante in recenti elezioni par-
ziali 11 PRI abbia ottenuto 
con questa posizione un 
aumpnto di voti non e'e sta
to poi da parte del PRI al-
cun condizionamento della DC 
e il centro sinistra non ha as-
sunto in nessun caso un atteg-
giamento rinnovatore. L'ora-
tore ricorda a questo propo-
sito le vicende dell'assemblea 
regionale Sicilians dove il 
PRI e rltornato ad appoggia-
re la stessa politica tanto cri-
ticata nel corso della campa
gna elettorale con la denun 
cia della corruzione, del clien-
telismo. dell'immobilismo dc 
e del centro sinistra. Ricorda 
altresl quanto e awenuto al-
rAmministrazione provinciale 
di Palermo dove il PRI ha 
espresso poslzioni dl grave ce-
dimento continuando a far 
parte della giunta alia Provin-
cia. anche dopo le dimissio-
ni dei socialist! e ammini-
strando con quegli assessor! 
democristianl che sono denun-
ciatl alia Magistratura per 
gravi reati. 

In Romagna il PRI si e al-
lineato alia volonta della DC 
nell'imporre nuovamente la 
gestione commissariale al co
mune dl Forll e negli altri 
comuni dove si era votato In 
autunno; la scelta delle ge-
stioni commissarlall e stata 
fatta anche per il Comune e 
la Provincia dl Ravenna. CI6 
si e verificato mentre La Mai-
fa affermava che era gtunto il 
momento di abbandonare il 
discorso sugll schieramenti e 
sulle cosldette alternative, per 
affrontare invece I discorsl 
di sostanza sui programmi. 
A Forll il PRI ha rlfiutato 
di affrontare la discussione 
sui programmi. Contrarla era 
la DC ad una intesa program-
matica e contrario e stato il 
PRI, in contrasto con la vo
lonta dl tant! lavoratori re-
pubblicani. 

Ci6 manifesta I'abbandono 
del PRI a difendere le auto
nomic locali: lo conferma an
che il rifiuto dato all'alleanza 
col repubbllcani In queste 
elezioni da parte di una for-
za autonomista come il Parti
to Sardo d'Azione. 

Ora i dlrtgenti repubbljca-
ni in Romagna ed in altre zo
ne si presentano alle elezio
ni con il rilancio deU'antico-
munismo puntando su dl una 
avanzata che non e detto av-
venga. e se awerra, sara a 
scapito della destra e non 
della DC: il PRI sara quindi 
destinato in caso di avanzata 
ad essere ancor piu condi-
zionato a destra e succubo 
della DC. Dobbiamo chtari-
re alcuni equivoci che impedi-
scono a certi strati dl eletto-
ri di schierarsi a sinistra. 
Dobbiamo affrontare alcuni 
tern! della propaganda repub-
blicana come quello dell'alto 
costo delle strutture pubbll-
che e della cres«»nte buro-
cratizzazione: una magglore 
efficienza deglt enti pubblici 
e un m'glioramento dei servi-
zd pubblici non si pu6 ottene-
re con le tmpostazionl tecno-
cratiche del PRI. ma median-
te 11 controllo e la gestione 
democratica. II compagno 
FUunigni ha concluso sotto-
lineando i'esigenza dl rivolger-
si ai lavoratori repubblicani 
per chiedere loro di agire per 
Punita di tutte le sinistra. 

JOTTI 
C d'accordo coo la relazio-

n- del compagno Longo sia per 
le sue linee generali sia per il 
modo come vi sono affrontati 
i problemi femminili. Anche a 
questo proposito. come si e po-
tuto constatare nei convegni de 
mocristiani di Siena e di Na-
poli. mat la DC SJ e presentata 
agli eletton in una situazione 
cos) piena di contrast! e di 
fermenti. Nel convegno di Sie
na e apparsa chiara la preoc-
cupazione della DC circa I'orien-
tamento delle donne a propo 
sito della politica amertcana nel 
Vietnam che suona aperta con-
danna dell'intervento e richie-
sta di una politica di pace. A 
Napoli la DC ha awertito una 
diffusa insofferenza delle don
ne alio sfruttamento e alia mi-

seria del sud e una conseguen-
te critica alia politica mcridio-
nale deila DC. in questi anni. 

In definitiva viene fuori dal
le stesse preoccupazioni dc la 
constatazione del maturarsi di 
una coscienza nuova nelle maŝ  
se femminili Questo non si-
gnifica ancora ppro chiarezza 
di prospettive e percio chiarez
za di scelte politiche. Nel de 
terminare queste incertezze pe-
sa molto la carenza del nostro 
lavoro in questo settore e la 
tradizionale ma accresciuta in 
dirferpnza del partito nel suo 
complesso verso i problemi po 
litict della emancipazione fem-
minile. 

Analizzate dal punto di vista 
della presenza di rappresentan-
ze femminili le liste del PCI. 
la compngna Jotti ha continua-
to sottolineanrio le molte possi-
bilita che si offrono al partito 
per la maturata coscienza del 
i'elettorato femminile e per I'at-
teggiarnento delle donne oggelti 
varm'nte favorevole alle solu-
zioni politiche. generali e par-
ticolari. rhp nn; nro^nf'f iRmn 
Queste possibility sono per al-
tro legate al nostro impegno di 
mobilitazione delle donne nel 
corso della campagna elettora
le. Per agevolare questo impe
gno. la Direzione indira dal 21 
al 28 aprile la settimana del 
Partito verso le elettrici. che 
si concludera con un discorso 
del compagno Longo a Roma. 

L'oratrice ha poi affrontato 
il tema delle lotte studentesche 
in corso sottolineandone il va
lore positive e perch6 investono 
nuovi ceti ponendo il problema. 
di un rinnovamento in senso 
socialista della societa e per-
chd pongono in discussione nel 
loro complesso 1'organizzazione 
della scuola e della cultura in 
Italia. 

Per altro I'analisi dei vari 
aspetti del movimento studente
sco non pud non suggerire un 
esame autocritico sul come nei 
recenti anni abbiamo discusso 
determinate teorie. di cui oggi 
gruppi esigui ma attivi di gio-
vani si fanno portatori. In ef-
fetti. spesso. preoccupati di sal-
vaguardare l'unita. non abbia
mo condotto le necessarie lotte 
politiche: ora si pone il pro
blema di riconquistare, mentre 
diamo la piu piena e attiva 
adesione al movimento, una cer-
ta egemonia sui problemi ideali. 

AMENDOLA 
Approvo pienamente il rap

porto presentato dal compagno 
Longo e particolormente il giu-
dizio sulla gravita della situa
zione nazionale e internaziona-
le. sui pericoli per la pace, la 
Iiberta e il lavoro nel nostra 
Paese. Dalla coscienza di que
sti pericoli. e dalla possibility 
di batterli attraverso la mobili
tazione e la lotta di massa. de-
riva una prospettiva di cre
scente tensione politica e di 
classe. di dun* scontri. Sta a noi 
non fare diventare allarmismo 
che spaventi strati di elettori 
1'allarme che dobbiamo dare, la 
vigilanza che dobbiamo pro-
muovere anche nel pen'odo elet
torale. dando fiducia al popolo 
italiano sulle possibility di cam-
biamento. 

Al centro dei pericoli della si-
tuazione internazionale sta la 
continuozione dell'aggressione al 
Vietnam. Malgrado le sconfitte 
subite. rimperialismo americano 
mastra di non voler mutare con-
dotta. anzi si accentuano le 
minacce di ulteriore aggrava-
mento dell'aggressione. Questo e 
dunque il momento di estende-
re. non di attenuare. l'flzione 

di massa per la pace nel Viet
nam, 6 azione non solo di soh-
darieta. ma di difesa dell'indi-
pendenza del popolo italiano. 

Dobbiamo collegare la lotta 
per la pace alia lotta per la Ii
berta e il lavoro. Questo nesso 
oggi appare chiaro come non lo 
e mai stato, Le difficolta politi
che e strategiche amencane pro-
vocano infatti un crescente in-
tervento nella vita del nostro 
Paese. L'affare SIFAR va visto 
in questa prospettiva, non e 
stato un0 scandalo tra i tanti 
ma uno dei nodi della poli
tica italiana di maggiore gra
vita. N'on possiamo attenuare 
lo sforzo nella battaglia in 
difesa dolle lit>ertn democra
t i ze . ma. al contrario, dob
biamo opera re nel paese contro 
le minarcp autoritarip una vico 
rosa spinta democratica, dalle 
lotte operaie alle proteste con-
tadine ol movimento studen-
tesco. 

In rapporto a quesfultimo 
dobbiamo evitare il pencolo di 
stare a vedere o di adeguarci 
soltanto alia spontaneita. C'e 
anche un piano di lotta ideokv 
gica da condurre come sempre 
sui due fronti, piano che abbia
mo trascurato nel recente pas-
sato. La polemica ideologica de
ve accompagnarsi perd alia pre
senza attiva del nostro partito 
all'interno del movimento per
che. nel rispetto della sua piena 
autonomia. gli studenti comuni
sti sappiano affermare la loro 
presenza per orientarlo nella 
lotta verso sbocchi positivi. 

I problemi economici. la si
tuazione del lavoro in Italia an; 
paiono strettnmente collegati 
alia crisi del sistema moneta-
rio internazionale. al tentativo 
americano di addossare agli al
tri paesi parte del deficit della 
sua bilnncia dei pagamenti. la 
conseguenza della svalutazione 
del dollaro. aliquote crescenti 
del peso delle sue spese militari. 
Noi abbiamo sollevato il proble
ma dei sacrifici che l'accordo 
di Washington sull'oro compor
ta per I'economia italiano. Ma 
le forze di governo tendono a 
sfuggire al problema: dovreb-
bero rivelare il costo sopporta-
to dall'Italia per il salvataggio 
della sterlina (certamente si 
tratta di centinaia di miliardi) 
ed ora per difendere il dollaro-
Le riserve in dollari della Ban-
ca d'ltalia sono conselate e po-
tranno essere utilizzate soltan
to dopo difficili trattative nel 
Fondo monetario. Enorme d la 
fuga di capitali all'estero. del-
l'ordine di 3000 miliardi negli 
ultimi anni. Questi fatti. queste 
conseguenze negative sull'eeono-
mia italiana non vengono nega 
ti: ma si afferma che 1'Italia 
do\Tebbe sopportarli per evitare 
di essere travolta dalla caduta 
del dollaro. 

Intanto gli Stati Uniti tendo
no a misure protezionistiche per 
ridurre le importazioni in Ame
rica. mentre chiedono facilita-
zioni per le loro esportazioni in 
Europa. Cid si traduce per noi 
in disoccupazione. bassi salari. 
ristagno della domande estera. 
aumento delle difficolta compe 
titive. Tutto cift comporta una 
nuova stretta economica. Dato 
I'indirizzo della ripresa mono-
polistica di questi anni. tutto 
puntato suH'esportazione attra
verso ura brutale riduzione dei 
costi attuato con la «riorganiz-
zazione > e il supersfmttamento. 
tali conseguenze sono inevitabi 
li. E la via prescelta dai padro
ni. dal governo. da Colombo e 
da Carli e ancora questa. Un 
diverso indirizzo. quello da noi 
richiesto per una crescita della 
domanda interna (investimenti 

per la ripresa dell'agricoltura. 
la difesa del suolo. per opere 
di irngazione e trastormd^ioni 
culturoli. per lo sviluppo dell in 
dustna di Stato che sia di ap 
poggio alia piccola e media in 
dustna) nchiede una disponibi 
lita di capital! resa lmixissibile 
dalla linea. assunta dal gover 
no. di soggezione ogli intere.-ui 
americani. Questa soggezione 
nduce ogni possibility di pro 
grammazione economica demo 
cratica aggrava la questione 
meridionale. provoca nuove ten 
sioni sociali. 

Oggi la situazione e nmessa 
in movinvnto non solo dal fol-
limento del centro sinistra, ma 
dalla gravita dei nuovi proble 
mi che operano nella coscienza 
della gente. Si deve soiled tare 
qn mutamento anche elettorale 
in base ai fatti nuovi: discorso 
che non exclude la critica ol 
passato. ma pone in primo pia 
no l'appello intorno ai pericoli 
e ai problemi di oggi, perche 
avvengano (|iiegli spostamenti 
elettorali che permettano di mo-
difjeare lintera situazione at. 
traverso una sconfitta della DC 
e del centro sinistra, che tolga 
alia DC quel margine di mano-
vra che le ha pemiesso. >n o a s-
sato. di imporre il suo mono-
polio politico. Tutto ci6 esige 
una campagna elettorale da par 
te nostra nduciosa e consape-
vole. rivolta. secondo 1'indica-
zione che viene da Parri. all'al-
largamento dell'unita democra
tica e antifascista, che si im-
pone proprio per la gravita e la 
emergenza della situazione. che 
vogliamo volgere a una prospet
tiva positiva. democratica e so
cialista. 

MINUCCI 
Si richiama all'intervento del

la compagna Jotti. per esami-
nare le caratteristiche delle cri
tiche « da sinistra » prbvenien-
ti al nostro partito da settori 
del movimento studentesco. Si 
dice che I'egemonia di que«to 
movimento e esercitata da cer-
te teorizzazioni e certi miti re
centi. Al di la dei miti. indub-
biamente la situazione interna
zionale ha contribuito decisa-
mente a far decantare l'orien-
tamento delle masse studente
sche. L'aggressione al Vietnam 
e I'elemento fondamentale che 
ha maturato rorientamento an-
timperialista del movimento. 

La nostra debolezza in seno 
aH'Universita preesisteva agli 
sviluppi piu recenti. Da anni 
eravamo scarsamente presenti. 
mentre si notava una presenza 
assai attiva di gruppi pur H-
mitati che conducevano una po
lemica «di sinistra >. di tipo 
radicale. Bisogna peraltro evi
tare di ridurre tutto all'imma-
gine Ideologica che questi grup
pi stessi tendono a dare del 
movimenlo. di rimaner© noi 
stessi pricionieri di certi ideo-
logismi. di una polemica pura-
mente dottrinaria. mentre d'al-
tra parte le posizioni estremi-
stiche. proprio sotto il profilo 
ideologico. sono caratterizzate 
da una continua mutevolezza e 
contraddittorieta 

La nostra autocrines e ne
cessaria non tanto per la pre
senza di determinati orienta
menti ideologici che non condi-
vidiamo. ma per il fatto che 
per anni come comunisti non 
siamo stati capaci di promuo-
vere e guidare lotte reali. su 
obiettivi di carattere rivendi-
cativo e politico, tali da deter-
minare una partecipazione de
gli studenti come «Drotagoni-
sti >. Siamo apparsi agli studen-

Riunione d'emergenza a Stoccolma 

del Comitato internazionale della conferenza 

Deciso una iniziativa europea contro 

l'aggressione americano al Vietnam 
Esaltata la ferma opposizione della Svezia alia guerre USA - Importante 
contrlbuto della delegazione italiana - La Pira: «l giovani swertono che dal
la vittoria della pace e della Iiberta si produrra un cambiamento decisivo» 

II Comitato internazionale di 
collegamento della conferenza 
di Stoccoima ha tenuto una riu-
nione di emergenza alia quale 
hanno partedpato esponenti dei 
movimenti padfisti di tutto il 
mondo e rappresentanti della 
RDV e dell'FNL del Sud 
Vietnam. 

Ha aperto i Iavori il profes
sor Gunnar Myrdall. l'economi 
sta svedese di fama mondiale. 
il quale, dopo aver ricordato la 
posizione del governo svedese 
con ira punta di orgoglio po 
Iemico nei confronti di altri 
paesi occidentali («Noi siamo 
ricchi. piu degli americani. ma 
non facciamo sprechi e soorat-
tutto non appoggiamo chi por
ta la morte ai poveri »). ha au-
spicato lo sviluppo di un dia-
logo tra le forze politiche euro-
pee perche si giunga ad una 
dissodarione di tutta 1'Europa 
dalIV-*caIafion americana. Dopo 
di lui. hanno recato le loro 
autorevoli testimonianze il pa-
store Martin Ximoeller. il ca-
nonico anelicano Collins, il de-
putato laburista Mendelson. il 
prof. Giorgio La Pira. accolto 
calorosamente dall'assemblea. 

€ Dobbiamo prima di tutto 
ringraziare il governo svedese 
— ha detto tra 1'altro Tex-sin-
daco di Firenze — che ha avu-
to il coraggio di dire di no 
alia guerra americana nel Viet

nam. e poi dobbiamo ribadire 
con forza due punti fermi per 
la pace: i bombardamenti de-
vono cessare. 1'FN'L deve es
sere accettato come interlocu-
tore fondamentale per un ne-
goziafo >. La Pira riferendosi 
alle manifestazioni dei giovani. 
ha afferma to che «non e un 
caso che gli occhi delle nuove 
generazioni del mondo intero 
siano fissati sul Vietnam. I gio
vani awertono che dalla vitto
ria della pace e della Iiberta 
nel Vietnam si produrra un 
cambiamento dodsivo per I'av-
venire del mondo: lo intuisco-
no come gli uccelli che quando 
la stagione cambia sentono che 
occorre mutare la rotta ». 

A nome deU'caltra Ameri
ca ». il prof. William Davidon 
ha ampiamente illustrato gli 
sviluppi deiropposizione alia 
guerra all'interno degli Stati 
Uniti. indicando nuovi movi
menti positivi sia al livello di 
elites influenti. sia al livello 
della resistenza dolle forze 
di pace. 

I delegati vietnamiti. ai quali 
i presenti hanno rinnovato i 
sentimenti di fratema solida 
rieta delle organizzazioni che 
rappresentavano. hanno foml-
to dati di grande interesse 
sulla situazione politica e ml-
litare, riconfermando la loro 
convinzione che gli Stati Uniti 

stiano perdendo la loro barba-
ra guerra e la loro disponibihta 
a favorire una soluzione nego-
ziata del conflitto non appena 
cessi raggre&sione imperiall<ta. 

La delegazione italiana. com-
posta da! prof. La Pira. dallr.no-
revole Carlo Galluzzi. dal sena 
tore Luciano Mencaraglia. da 
Giorgio Giovannoni di Sote di 
cultura. e da Alberto Scandone 
segretario del Comitato nazio
nale per la pace e la Iiberta nel 
Vietnam ha contribuito in modo 
particolare alia deflnizione del 
la proposta svedese di inizia
tiva europea. ottenendo che es-
M venga considerata al di la 
dei limiti di una a us pica bile 
azione diplomatica del governo 
svedese. come una vera e pro
pria svolta nella lotta contro 
la guerra americana nel 
Vietnam. 

Quella di dare dimensiom* 
europea al movimento e stata 
una delle dedsioni principali 
maturate nella < riunione di 
emergenza ». concIuAasi con un 
appello per la cessazione incon-
dizionata e permanente dei born-
hardamenti americani e con la 
costitmione di una delegazione 
che si incontra oggi con il pri 
mo ministro svedese Erlander 
per esporgli le risoluzioni di 
una assise ampiamente rap-
presentativa della cosdenza 
delTEuropa e del mondo. 

ti come una forza politica che 
gestiva organismi universitari 
sclerotizzati oppure come una 
for7a He' tutto externa. 

II problema duncjue 6 quello 
del recupero « dall'interno » dei 
problemi e delle lotte dell'Uni 
versita. conx? abbiamo fatto in 
molte fabbriche. All'Universita 
di Torino, da una nostra pre
senza scarsissima siamo passa-
ti. nel corso del movimento. a 
continue crescenti adesioni al 
partito e alia FOCI. Parole 
d'ordine errate sono state fat-
te cadere. il nostro peso d ere 
sciuto nel determinaro gli orien
tamenti e gli obiettivi con la 
crescita stessa della nostra 
forza organizzata. E ci6 anche 
se siamo appena all'inizio di 
una nostra ripresa. se il piu e 
ancora da fare, se i ritardi 
e i limiti da superare sono an
cora notevoli. 

La funzione svolta dalla no
stra stampa e stata importan-
tissima e positiva, proprio per
che ha assunto posizioni proble-
maticbe, non ha dato giudizi 
paternalist id ma si e inserita 
nel vivo del movimento. « L'Uni-
tn » 6 l'unico giornale accetta
to dal movimento studentesco. 
e considerato un tramite anche 
organizzativo della lotta. E que
sto b un fatto enormomente po-
sitivo, che ha consentito al no
stro partito di trovare ed esten-
dere i suoi collegamenti. 

NAPOUTANO 
La discussione sui temi piu 

strettamente attinenti all'impo 
stazione della campagna eletto
rale si e intrecciata con altre. 
di grande interesse. su cui per 
altro avremo modo di ritornare 
ampiamente. II partito si 6 gia 
impegnato con grande lancio 
nella eampaena elettorale: e 
perA necessario un sorio sforzo 
di organizzazione della propa
ganda e di tutto il lavoro elet
torale. ed anche un impecno di 
raffor/amento del partito, di svi
luppo della campagna di tes=e-
ramento e reclutamento in que
sto stesso periodo. Sono inoltre 
ancora aperti problemi di orien 
tamento: su alcuni aspetti della 
impost azione data dal rapporto 
del compagno Longo (il posto 
che ha la DC e quello che ha 
il PSU nella nostra polemica: 
la parola d'ordine dei «nuovi 
rapporti unitari tra tutte le 
forze di sinistra ») occorre im-
peenarsi ancora perch6 siano 
bene nssimilati da tutto il par
tito. E l'orientamento della no
stra campagna elettorale inol
tre non viene dato una volta 
per tutte ma va continuamente 
verificato a seconda deeli svi
luppi della situazione e del mo
do in cui si muove il partito. 

Andiamo alle elezioni in con
dizioni favorevoli. che si rias-
sumono in larga misura nel fal
limento del centro-sinistra. E a 
questo proposito ci sono degli 
dementi di novita: I) di alcuni 
aspetti di questo fallimento cer
ti strati deU'opinione pubblica 
hanno preso coscienza in questi 
ultimi tempi, sotto lo spinta di 
awenimenti clamorosi f.St FAR): 
2) il fallimento del centro-si
nistra sul piano della politica 
estera come sul piano della po
litica di riforme acquista nuovo 
risalto di fronte all'aggravarsi 
delle prospettive internazionali 
e della situazione economica 
mondial-0 

I compagni che sono interve-
nuti hanno messo in luce come 
il fallimento del centro-sinistra 
abbia prodotto una crisi politica 
e ideale vast a e profonda. e 
come I'acuirsi — a seguito di 
questo fallimento — di determi
nate situazioni e qucstioni eco-
nomico-sociali abbia provocato 
e provochi grave malcontento 
e forti reazioni. In tutto ci6 
6 insita una carica enormemen-
te positiva, ma sono presenti 
anche dementi contraddittori 
(di conftisa ricerca. di insoffe
renza. di esasperazione) e di 
non fadle risoluzione. Nei con
fronti di questi fermenti e di 
queste spinte dobbiamo atteg-
giarci nel corso della campagna 
elettorale in modo molto aperto. 
senza peraltro cadere in posi
zioni n6 acritiche ne paternali-
stiche n6 strumentali. Rispettia-
mo la ricerca di forme e canali 
nuovi di partecipazione politica; 
non pretendiamo di riportare 
otfni sforzo di ricerca in que<to 
senso cntro uno schema di par
tito. Ma dobb amo con molta 
sicurezza far valere la eapaeita 
della nostra politica unitaria e 
di lotta — e solo di una politica 
di questa nalura — di mettere 
sul sorio in discussione e in 
crisj I'attuale stato di cose, la 
linea della democrazia cristian* 
e del centro-sinistra. il potere 
dei grupp: monopolsstici. Dob 
biamo esaltare al di la delle 
nostre in;ufficienze il nostro 
:mpegno di .'otta. passato e pre-
-ente. e i risultati della nostra 
an'ODO. senza la quile non si 
sarebbe determinate quel pro-
fondo risveelio democratico. 
quella forte spinta democratica 
a cui oggi assistiamo. 

Non esiste — lo ha gia rile-
vato Gruppi — nessi.ma con-
traddiz:one tra la concretezza 
delle soluz;oni che indichiamo e 
lo slancio ideale che dobbiamo 
dare alia nostra campagna elet
torale. Longo ha sottolineato 
come anche trasfonmzioni u-
mitate, parziali oggi non si pos
sano consoguire se non si mette 
in discussione ii potere dd 
gruppi monopolistid. Se questo 
e vero. il valore di convergenze 
anche parziali e temporanee, 
della Iiquidazione della preclu-
s:one anticomunista, delTawio 
di nuovi rapporti unitari tra 
tutte le forze di sinistra, risai-
ta in tutta la sua pienezza. L'av-
vio di questi nuovi rapporti uni
tari gia si delinea nei fatti, ne

gli sviluppi dei movimenti di 
lotta e della situazione politica. 
Non 6 ancora la nuova maggio-
ranza. ma e una evoluzione ver
so la nuova magigoranza. ed 
e gia — anche solo l'avvio di 
nuovi rapporti tra le forze di 
sinistra — una alternative al 
centro-sinistra. Siamo in grado 
dunque di presentare al corpo 
elettorale, e dobbiamo porre in 
primo piano — per roagire a po
sizioni di sllducia come ha rile-
vato Barca — la possibility di 

una politica diversa e di uno 
schier.imento diverso. 

Dopo esscrsi dichiarato d'ac
cordo con le os«ervazioni fatte 
da diversi compagni, e in parti-
colar modo da Trent in. al testo 
di appello presentato al CC. 
Napolitano ha concluso sottoli-
neando la necessita di un i for
te proiezione del partito verso 
determinati strati ilel eorpo elet
torale. e in modo particolare 
verso le masse contadine e le 
mas«e femminili. 

Un'interrogazione del PCI 

Illegal! trasferimenti 
di medici all'INAIL? 

I ministri del Lavoro e della 
Sanita. continuando in una pra
tica deplorevole, ancora non 
hanno dato risposta ad una in-
terrogazione del compagno on. 
Ignazio Pirastu relativa alia si
tuazione esistente all'INAIL. 

Nella sua interrogazione. il 
deputato comunista aveva chie-
sto di conoscere dai citati mi
nistri € se risponda a verit.i il 
fatto che un medico non dinen-
flente dalllNAlL. il professor 
Antonio Mocci, assistente della 
clinica ortopedica dell'Universi-
tn di Roma, sia stato illegal-
mente nominato primario in
terno del centro traumatologics 
dell'INAIL di Bari. mentre dal 
centro di Bari. ospedale di se
conda categoria, e stato tra-
sferito al centro di Napoli, 
ospedale di prima categoria, il 
professor Antonio Mignogna». 

L'on. Pirastu chiedeva inoltre 
di conoscere < se risponda a v»-
rita il fatto che i due provvs-
dimenti siano stati deliberati t 
snlledtati dal vice <iirettore 
sovrinlendcnte medico general* 
dell'INAIL. professor Ricciardi 
Pollini, alio scopo di favorire II 
proprio (iglio che presta servi-
zio nella clinica dalla quale * 
stato trasferito il professor 
Mocci > e di sapere. inline. <se. 
nella eventualita che i fatti espo-
sti rispondano a vcrita », i due 
ministri < non ravvisino nello 
o|K-rato del professor Ricciardi 
Pollini, oltre che una viola-
zione delle norme vigenti, gli 
cstremi dello interesse privato 
in atti di ufficio e non ritengano 
necessario intervenire per far 
nnnullare i provvedimenti citati 
e per far adottare le misure che 
riterranno adeguate nei con 
fronti del responsabile ». 

VIE NUOVE 
UN AMPIO FOTOSERVIZIO SULLA 

RASSEGNA DELL'ELETTRONICA A ROMA 

VIAGGIANDO 
DALL'ATOMO 
AL COSMO 

La trasmittente giunta su Venere * I Cosmos: 

le pattuglie dello spazio - Vostok per la prima 

volta in Italia - Luce per forare il metallo • 

I I Molnya, satellite teletrasmittente - L'ac

celerators di Novosibirsk. 

NEL N. 13 DI 

Rinaseita 
da oggi nelle cdicole 

La via di Togliatti (editoriale di Luca Pavotini) 
Scalfari in lista con Tremelloni (di Aniello 
Coppola) 
Siemens: uno sciopero modernissimo (di Ugo 
Baduel) 
Vietnam e Vaficano (di Libero Pierantozzi) 

Gl? ultimi avvenimenfi politic! cecoslovacchi 
# La speranza di Praga (di Ernst Fischer) 
# Tutti i dogmatici sono disfattisti (di 

Gyorgy Lukacs) 

La nuova realta del Mediterraneo (di Romano 
Ledda) 
La sfida americana (di Giorgio Signorini) 
La corsa a tappe di Willy Brandt (di Sergio 
Segre) 
Israele cerca il quarto scontro? (di Massimo 
Robersi) 
Primo bilancio del dibattito su « per chi si 
scrive un romanzo •» (di Gian Carlo Ferretti) 
A sangue freddo (di Mino Argentieri) 
Da Pickwick all'Odissea (di Ivano Cipriani) 
* Bulgakov, vn uomo di sbalorditivo inge-
gno» (di Aleksandr Fadeev) 

IL C O N T E M P O R A N E O 
CHE FARE PER LA CULTURA 
Proposte per una politica culturale della sini
stra nella prossima legislatura. Intervengono: 
Franco Antonicelli, Edoardo Sanguineti, Ro
berto Fieschi, Pier Francesco Galli e Luciano 
Gruppi 

Consumatori e produttori dell'opera lirica (di 
Virginio Puecher) 
Le barricate (di Cesare Zavattini) 
Bertolt Brecht (ricordi di Benno Besson) 
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