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ANALISI DEL SUCCESSO COMUNISTA 

II voto operaio 
di Fernando Di Giulio 

Un elemento decisivo per 
11 successo elettorale delle 
forze di sinistra e stato 11 
voto operaio. Basti osserva-
re l'ampiez7a delPavanzata 
sia del nostro partito che 
del PSIUP nei principal! 
centri industrials E' questa 
l'ultima conferma di una 
spinta crescente che viene 
dalla classe operaia italia-
na per un rinnovamento ra-
dicale delle strutture sociall 
e della vita politica del no
stro paese. 

Negli ultimi mesi la fer-
mezza e lo spirito unitario 
con il quale erano state com-
battute le lotte rivendicati-
ve gia segnalavano queste 
tendenze e nel corso stesso 
della campagna elettorale la 
battaglia della FIAT e quel-
la di Valdagno hanno indi-
cato, anche agli osservatori 
piu miopi, quanto di nuovo 
stava mattirando nel mondo 
operaio. Ed e un fenomeno 
non soltanto italiano, ma 
che riguarda l'intera Euro-
pa occidentale. Gli avveni-
menti di Francia sono sotto 
gli occhi di tutti, ma anche 
nel resto delFEuropa occi
dentale. sia pure ancora al
io stato latente, si notano 
fermenti e tendenze nuove 
che scuotono e mettono in 
crisi le tradizionali politi-
che del partiti socialdemo-
cratici. 

Da cosa nasce questa spin
ta? V i e . i l rifiuto di una 
condizione operaia, che ap-
pare sempre piu inaccetta-
bile. Gli operai sono oggi 
protagonisti in prima per
sona di un processo di svi-
luppo economlco che e ca-
ratterizzato da un costante 
aumento della produttivita 
del lavoro. Constatano ogni 
giorno che il loro lavoro 
produce una maggiore quan
tity di ricchezza. Quando 
perd verificano quali con-
seguenze tutto d o ha sulla 

loro condizione di esistenza 
registrano innanzitutto un 
peggioramento in tutto il 
settore che riguarda i rit-
mi e le condizioni di lavoro: 
aumenta la fatica fisica e 
soprattutto psichica, il la
voro mina sempre di piu la 
condizione di salute dell'ope-
raio, crescono i rischi spes-
so anche mortali. 

Gli stessi progress! tecnl-
cl, che sono senza dubbio 
una delle ragioni dell'au-
mento della produttivitn, 
vengono introdotti nelle fab-
briche in modo tale da far-
no uno strumento non per 
un alleggerimento della fa
tica ma al contrario per una 
intcnsificazione dello sfrut-
tamento. Se si esaminano i 
livelli salariali ed in gene-
rale le condizioni economi-
che, si vede che anche quan
do in questi campi la lotta 
operaia ottiene dei succes-
si, i passi avanti compiuti 
restano sempre inferiori al 
corrispondente aumento del
la produttivita del lavoro e 
quindi al progresso econo-
mico non segue mai un ade-
guato progresso sociale. Non 
crescono a sufficienza ne i 
salari ne le pensioni, non 
aumenta il tempo libero 
sempre piu necessario per 
reintegrare le energie im-
piegate nel lavoro, non si 
registra uno sviluppo ade-
guato dei servizi sociali dal
la casa ai trasporti, alle 
scuole, agli ospedali. 

Nasce da cid una esigen-
za di fondo: stabilire un rap-
porto diverso tra sviluppo 
economico e progresso so
ciale e questa esigenza si fa 
sempre piu acuta proprio in 
rapporto alia accelerazione 
dei ritmi dello sviluppo 
scientifico e tecnico Da que
sta situazione viene anche 
la consapevolezza che se si 
vuole mutare in modo per-
manente la condizione ope
raia, dare stability alle con-

quiste che si possono otte-
nere con le lotte bisogna che 
i lavoratori contino di piu 
nelle fabbriche e nella socie
ta, ed assumano un crescen
te controllo su tutto il pro
cesso di organizzazione del 
lavoro, di formazione e di-
stribuzione della ricchezza. 
Da cio nasce la rivendicazio-
ne di una maggiore parteci-
pazione dei lavoratori alle 
decision!, alia gestione di 
tutta la vita economica del 
paese, in una parola di una 
maggiore democrazia. Da cio 
deriva l'interesse dei lavo
ratori per questioni come 
lo statuto dei diritti dei la
voratori, la riforma del col-
locamento, la gestione da 
parte dei lavoratori dei fon-
di previdenziali. E' lo svilup
po stesso delle forze pro-
duttive che rende oggi 
possibile per i lavoratori 
porsi la questione di gesti-
re sempre di piu il proces
so di sviluppo economico e 
sociale, ed insieme rende 
tutto cio sempre piu neces
sario, se si vuole evitare 
che progresso tecnico ed 
economico anziche strumen
to di liberazione, sia stru
mento di asservimento e di 
distruzione dell'uomo. 

Ed e proprio per queste 
rivendicazioni di una demo
crazia nuova, che dia un 
peso diverso alle grandi 
masse lavoratrici nella dire-
zione dl tutta la vita socia
le, che la spinta operaia si 
intreccia oggi con quella che 
viene dalla scuola e dal-
l'Universita. 

Con questi problemi deb-
bono misurarsi tutte le for
ze politiche italiane. Eluder-
li non sara possibile perche 
il movimento stesso e l'ini-
ziativa delle masse operaie 
e giovanili porranno tutti 
nei prossimi mesi di fronte 
a scelte non rinviabili. 

NelPinchiesta fra i partiti trasmessa ieri sera dalla TV 

Tutti d'accordo sulla vittoria 
del PCI e della sinistra unita 

Militarizzato 
il «cervello elettronico» 

Tavianl ha affidato II comando operativo 
dei conteggi eletlorall ad un generate 

dai giornali 

BErl! 51 SAPEVA CHE IN 
ITALIA I GENERAL! 
NON-CONTAhTO... 
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Natta: porteremo avanti la lotta per cambiare politica, per fare avanzare la democrazia • Luz-
zatto sottolinea il successo del PSIUP • Arnaud si consola contando il numero dei seggi parlamen-
tari e definendo protestatari i voti comunisti - Estremo disagio di Tanassi - Malagodi riconosce che 
la DC ha sottratto stiffragi ai liberali, ai monarchici e ai fascisti - II pianto delle destre 

I CONTI NON SONO TORNATI 

La grande avanzata eletto
rale della sinistra unita. e in 
particolare del nostro Parti
to. sulla quale la TV. dopo 
settimane di sfrenata cam 
pagna anticomunista e a fa 
vore del centro-sinistra, ave-
va ste.io un velo di sileiuio. e 
tornata prepotentemente alia 
ribalta ieri sera nel corso del
la « Tribuna elettorale > dedi-
cata ad una inchiesta tra i 
partiti sui risultati delle ele-
zioni politiche. Partecipavano 
alia trasmissione Arnaud per 
la DC, il compagno Natta per 
il PCI, il compagno Luzzatto 
per il PSIUP, Tanassi per il 
PSI-PSDI unificati. Malagodi 
per il PLI, Michelini per il 
MSI. Battaglia per il PR1. 
Covelli per il PDIUM. Mode
r a t o r : Jader Jacobelli, pre-
sentatrice Aba Cercato. inca-
ricata quest'ultima di illu-
strare le tabelle comparative 
dei voti riportati dai vari par
titi. All'inizio della trasmissio
ne il ministro Taviani. il pro
fessor Luzzatto Fegiz, e il 
compagno Ghini, responsabile 
dell'ufficio elettorale del no
stro Partito, hanno preeisato 
che l'unico metodo di confron-
to attendibile per valutare i 
risultati elettorali e il con-
fronto tra le percentuali, ri-
ferite a dati omogenei, cioe 
a elezioni dello stesso tipo. 

Sulla avanzata del PCI e 
della sinistra sono stati con-
cordi. e non potevano non es-
serlo. di fronte alia forza 
schiacciante delle cifre, un po' 
tutti i rappresentanti dei par-

IL VEHTO DELLA RIVOLTA SOFFIA AHCHE SULLE UHIWEBSITA' INGLESI 

Scalano i «recinti del sapere» 
II malessere giovanile di fronte al fallimenfo laburista — Polificizzazione crescente — Un ministro minacciato di essere get-

tato nella fonlana e un diplomalico degli Stati Uniti verniciato di rosso — Si coslruisce una nuova organizzazione studentesca 

LONDRA — Studenli inglesi in corteo durante una recente manifestazione contro I'aggressione americana al Vietnam 

Dal nostro corrispondente 
LONDRA, maggio 

II vento della rivolta soffta 
mnche sulle Universita inglesi. 

Xegli ultimi tempi I'tnten-
Mifwata agttazione nelle sedi 
accademiche ha corrisposto al
ia partecipazione m massa de
gli studenti — nel ruolo di 
protagonisti — in tutte le 
mamfestaziont popolari che 
spezzano lapatia e la delusio-
ne mtervenute sotto il regi
me laburista. 

La preeisa rivendicazione 
dellautonomia e dcll'autogo-
verno studentesehi si accom-
pagna alia caduta delle tllu-
stoni terso la riforma della 
scuola promessa da Wilson, 
e sorretta dall'opposizione 
sempre piu netta lungo tutto 
I'arco della politica governa-
ttva, e carattenzzata dalla ge
nerate tendenza antt-america-
no, si esprime nella soltdarte-
ta col Vietnam, si mescola al
ia protesta (e talora agli scat-
ti esaspcrati) per i metodi 
autoritan c il paternalismo, 
si colora tnfine della tnsoffe-
renza diffusa contro Virrcggi-
mentaztonc del giorane studto-
so,'come « tecnico », in una so
cieta e in un ingranaggio dt 
produzione spersonalizzati. 

Anche qui m Inghilterra Vo-
ptmone pubblica si interroga 
— a vari livelli di consapevo
lezza — sulla natura di un fe
nomeno che erompe con for-
ta inaudita sulla scena nazio-
9aU. 11 benpensante ne e scos-

so, t poterl istttuztonattzzatl 
ne subiscono, senza compren-
derla, la «provocazione». II 
nuovo (pur con tutte le sue 
luci e ombre) si riassume in 
due dementi di fondo: 1) 
la politicizzazione crescente 
del movimento sotto la spinta 
e la guida dell'* Alleanza Radt-
cale » (organo unitario smda-
cale e coalizione di tendenze 
dai comunisti ai liberali, dai 
laburisti at soaaltstt) che da 
anni ha mosso I'attacco alle 
posiziom « ncutre » su cui ri 
mane — cedendo costantemen 
te tcrrcno — lorgamsmo rap-
presentativo centrale, f> Unio-
ne Sazionale degli Studenti »; 
2) il dtstacco via via piu pro-
nunciato fra i dirigenti gover-
nativi e gli studenti, la per-
dtta di contatto con una real-
tit in rapzda evoluzione di un 
ceto politico come quello la
burista che pure — quattro 
anni fa — sembrava aver in-
dividuato le ragioni del logo-
ramento delle strutture sco-
lastiche e i sintomi del « ma
lessere giovanile» e pareva 
essersi fatto interprete delle 
asptraztoni al rinnovamento 
nella vtsione della <r nuova so-
cieta », la co^jesttone dell inlet-
lettuale, Vequazione wilsonta-
na dt scienza e socmlismo. 

La lotta si c accentuata al
l'inizio del corrente anno ac-
cademico sulla questione dei 
sussidi governativi: lo * sti-
pendio» dello studente e in-
variato dai 1965, nel fratlempo 
il costo della vita * aumen-

tato del 10-12%. 71 Ministro i data della ribellione Inglgan-
dell'Istruzione, Gordon Wal
ker, durante una conferenza 
qualche settimana fa a Man
chester. e stato affrontato da-
gli studenti, si £ rifiutato di 
parlare del problema ed ha 
subito un trattamento piutto-
sto brusco nel tafferuglio che 
ne e seguito. L'episodio ha fat
to scalpore. Gordon Walker ha 
poi tentato I'mtimtdazione 
«gli studenti stiano attentt 
perche' il contribuente potreb-
be perdere la pazienza verso 
una categoria sovvenzionata 
da fondi pubblici». 

Gli studenti, come minoran-
za privilegiata, devono essere 
* grati» per Vistruzione che 
ricevono dai sistema e, rinun-
ciando a metterlo in discus-
stone, dovrebbero astenersi 
dalle opinioni politiche. Gor
don Walker ha in effetti 0o-
cato sulla reazione qualunqui-
sta del pubblico, ha cercato 
di tagliare le alleanze e il col-
legamento che il movimento 
studentesco va trovando con 
le masse orgamzzate dei lavo 
ratori e con le lotte sinda-
cali. La risposta del ministro 
ha esaccrbato la reazione de
gli universitari. 

II dibattito. la contestaztone 
non si limitano agli aspetti 
*stndacali» della lotta. Dalle 
c universttd provinciali» di 
Leicester, Leeds o Manchester 
agli € augusti centri» di 
Oxford e Cambridge, alle nuo-
vissime «citta degli studi» 
deU'Essex • del Sussex, Von-

ttsce. Tutti i c leaders » labu
risti ne hanno fatto esperien-
zadirctta. Wilson e stato in-
terrotto, fischiato e scosso da 
una folia di giovani alia c Guil
dhall m di Cambridge. L'ex-mi-
ntstro degli Esteri, George 
Brown, e stato al centra di 
un mulinello di violente pro-
teste a Canterbury. II Mini 
stro degli Interni. Callaghan. 
e stato ingaggiato a Oxford 
in un contraddittorto a di 
stanze ravvtcinate di fronte 
alle sue evasioni qualcuno lo 

mics m di Londra Ora I'azione 
st e allargata e potenziata. 
La pressione e costante. Gli 
studenti scalano i « rectnti del 
sapere*: i * campuses» uni
versitari tecchi e nuovi nei 
quali Veducazione di melite* 
di ieri e Vaddestramento tec-
nologico di oggi vorrebbero te-
nerli confinati. Portano la lo
ro protesta nelle piazze, rom-
pono il cerchio di depressto-
ne e di silenzio che ha gra-
vato sulla vita pubblica del 
paese in questi anni di ac
centuate declmo laburista. E' 

ha minacciato di spingerlo j una misura non indtfjerente 
nella vasca di una fontana 
del « college ». II ministro del
la Difesa, Healey, si e recen-
temente trovato nel mezzo di 
un'altra bufera dopo aver la-
sciato per la porta di servi-
zio il Club Laburista dt Cam 
bridge al termine di un in-
felice discorso sulla politica 
estera della presente ammini-
straztone. All'Universita del 
Sussex un diplomatico amen-
cano che cercava di raccon-
tare la storiella della * crocta 
ta USA in Asia» cenne rico-
perto dt vernice rossa dall'u-
dttorio in tumulto. 

II 1966 fu I'anno dei * teach-
ins 9 sul Vietnam, dell'elabora-
zione della piattaforma riven-
aicattva comune, deU'ascesa 
dell'* Alleanza Radicale» II 
1967 vide il moUiplicarsi dei 
* sit-ins », della «r non collabo
ration ». degli scioperi: il ver-
tice tu I'occupazione della 
• London School of Scono-

dell'insuccesso di Wilson, il dt-
vario che lo separa ora dai 
giovani dopo averne Ulumina-
to le migliori aspirazioni per 
un fugace momento nel 1964-
1965. 

All'ultima, imponente mani
festazione per il Vietnam, da-
vanti all'Ambasciata VSA di 
Londra, gli studenti erano al-
I'avanguardm, costituivano il 
corpo centrale della massa dei 
dimostranti. In questo caso, 
come in altri, la repressione 
autorttaria, il ricatto, la con-
danna ad una condizione su-
balterna, servono solo a rad-
doppiare la forza d'urto di un 
movimento giovanile con radi-
ci in tutta la sinistra ingle-
se che sta elaborando autono-
mamente la contrastata e dif
ficile strada della sua legitti-
ma collocazione nel mondo di 
domani. 

Uo Vestrt 

Cosmos 221 

messo in orbita 

dal l ' URSS 
MOSCA. 24 

L'n ?atci;.:e art.ficiale Co*™,* 
il 211" delia sene. e stato rr.o^o 
in orbita ojipi dallUnione So 
vietica. n precerlente lancio e 
di 17 giomi fa. La Toss ha for 
nito alcuni dati aull'ultimo Jan 
cio: Cosmos 221 r»a un periplo 
iniaale di rivoluzione zntorno a) 
la Terra di 106 3 minuti: la 
distanza massima dalla Terra 
e di 2.108 chilometri e la mini 
ma di 220 chilometri. L'inclma 
zione ri^petto aU'Eauatore di 
48.4 gradi. 

Oltre che di apparecchiature 
scientifiche. il satellite e dotato 
di un sistema radio per la mi-
surazkxie degli element: orbitali. 
di un sistema radiotelemetrico 
per La trasmissione a Terra dei 
dati relativi al lavoro dei con-
gegni e dell' apparccchiatura 
scientifica. Le prime informazio-
ni sono gia state trasmesse da 
Cosmos 231 ai centri di controllo. 

titi, compresi quelli di centro-
sinistra e della destra, anche 
se ciascuno ha cercato, natu 
ralmente. di trarne conclusio 
ni politiche diverse. Da questo 
punto di vista si pud dire per 
cio che il compito del com 
pngno NATTA sia stato abba-
stanza facile. Ej»li ha iniziato 
affennando che il voto del 10 
maggio ha aperto una nuova 
situazione politica in Italia. 
* E' indiscutibile, innanzitutto, 
il successo del Partito comu-
nista, e qui e stato ricono-
sciuto da tutti: siamo il par
tito che ha guadagnato di piu 
in voti, in percentuale, in 
seggi. E' indiscutibile il suc
cesso dello schieramento uni
tario di sinistra al Senato. dove 
i comunisti, socialist! unitari e 
aderenti all'appello di Parri 
raggiungono il 30 per cento 
di voti con 101 seggi: e alia 
Camera, dove all'avanzata 
nostra si unisce l'affermazio-
ne netta del Partito socialista 
di unita proletaria. Questo e 
il successo. piu che di un par
tito o di uno schieramento, 
della nostra politica di unita 
delle sinistre e della nostra 
proposta di creare una alter-
nativa al centro-sinistra. La 
controprova viene dai serio 
scacco subito dalla coalizione 
governativa. che ha perduto 
alia Camera piu del 4 per cento 
dei voti. La sconfitta cade so 
prattutto sul Partito socialista 
unificato, on. Tanassi; erano 
120 i deputati socialdemocra-
tici e socialisti nel '63... ». 

TANASSI — Ma non e'era 
ancora il PSIUP. 

NATTA — Ora sono ridotti 
a 01. E" vero che al termine 
della legislatura. il PSU ne 
aveva gia perduti 24, che 
erano nel Partito socialista di 
unita proletaria, ma cio era 
gia il riflesso di una critica, 
di una condanna. della rottura 
a sinistra, del cedimento alia 
DC. del collaborazionismo ad 
ogni costo. Ed il fatto piu im-
portante e proprio che questa 
critica e questa condanna sia-
no state confermate e aggra
vate dagli elettori. e la fu-
sione non sia servita ad at-
tenuarle. II colpo politico si 
riflette anche sulla DC che 
mantiene appena le posizioni 
del '63. Sono vere le conside-
razioni gia fatte: e'e un gua-
dagno della DC alia Camera 
dello 0.8 per cento, ma le 
destre perdono il 2.2 per 
cento. Dunque se la DC ha 
recuperato dalle destre, ha 
avuto una perdita ben piu 
sensibile a sinistra ed e qui 
un segno ulteriore della crisi 
del centro-sinistra. della forte 
spinta ad un mutamento di 
indirizzo politico. 

Questi sono i fatti nuovi e 
straordinari per i loro possi-
bili sviluppi: perde il centro-
sinistra. perdono le destre. 
avanza la sinistra: questa e 
la risposta degli elettori. 
Quanto al nostro partito. la 
nostra avanzata ha sconvolto 
giudizi, previsioni. allarmi. 
speranze. L'attacco anticomu
nista non e servito, ne e ser 
vito i'abuso sfacciato delle 
leve del sottogoverno, degli 
strumenti pubblici a comm-
ciare dalla Telcvisione. Sia
mo andati avanti e la ragione 
essenziale 6 nel collegamento 
del nostro partito con i pro
blemi e con i movimenti rea-
li di lotta degli operai, dei 
contadini. dei pensionati. dei 
giovani. Non a caso gli in-
crementi piu forti li abbia-
mo avuti nei centri indu
strial!' del Xord. nelle regioni 
rosse. Ed anche nel Mezzo-
giorno siamo andati avanti. 
nelle zone di sviluppo indu
s t r ia l . da N'apoli e Taranto. 
a Siracusa. D voto comunista 
esprime piu che mai la vo-
lonta della gente che vuole 
progredire dawero e rinno-
vare nel profondo la nostra 
societa. 

A sua volta il compagno 
LUZZATTO (PSIUP) ha sotto-
lineato che le elezioni indica-
no tre cose: < Un forte avan-
zamento della sinistra nel suo 
insieme: un avanzamento del 
nostro partito — siamo andati 
atanti infatti. anche se poi 
la legge elettorale ci ha dato 
23 deputati rispetto ai 24 che 
avevamo —: ed il crollo della 
socialdemocrazia unificata... 
Dunque ci siamo. e ci siamo 
non come una scissione di 
\ertice. non come un fatto par-
Iamentare; siamo nel paese. 
nel movimento dei lavoratori. 
come componente socialista 
del movimento unitario dei la
voratori del nostro paese. E 
una grossa realta della quale. 
volenti o nolenti. bisogna te 
ner conto: si e avuto un gran
de avanzamento della sinistra 
nel suo insieme. mentre I'illu-
sione. per chi I'ha avuta. e l'in. 
ganno per chi l'ha tentato. del 
la soluzione socialdemocratica 
sono crollati. finiti in Italia 
come del resto stanno finendo 
in Europa. Noi ci colleghiamo 
ad una situazione che e nel 
mondo, che va avanti. anche 
se la destra la vorrebbe fer-

mare. anche se il sedicente 
centro-sinistra vorrebbe fare 
la vecchia politica conserva-
trice ». 

Di fronte a queste precise 
argomentn/inni del PCI e del 
PSIUP. sia il dc Arnaud e sia 
il socialdemocratico Tanassi 
non hanno potuto che ripiega-
re sulla magra consola/ione 
del centro-sinistra che man-
terrebbe, anzi, rafforzerebbe 
la propria forza dai punto di 
vista dei seggi parlamentati. 
Sfidando il ridicolo. ARNAUD 
e giunto perfino a ripetere la 
vecchia tesi secondo cui il 
Partito comunista sarebbe « in 
difficolta sul terreno politico. 
in crisi evidente sul terreno 
ideologico ». e il successo elet
torale comunista sarebbe do-
vuto « alio sfruttamento e al-
I'utili77azione demagogica e 
spregiudicata di tutte le pro-
teste e di tutte le contraddi-
/.ioni di una societa che cam-
bia rapidamente e che, cam-
biando, determina nuovi biso-
gni e crescenti esigenze >. 

Quanto a Tanassi, dopo 
aver ammesso che vi e una 
spinta del corpo elettorale a 
sinistra, e che i socialisti non 
sono soddisfatti del risultalo 
elettorale. ha attribuito l'in-
successo nlle difficolta provo
cate dalla unificn/ione e dal-
l'aver sostenuto il maggior pe
so della politica di contro sini
stra. II co segretario del PSU 
ha poi cercato di limitare la 
portata della sconfitta affer-
mando che oltre quattro mi-
lioni e 600 mila elettori hanno 
votato per il PSU. e che con 
essi. « debbono fare i conti la 
sinistra, la destra, e anche le 
forze centriste del nostro 
paese >. 

Un altro aspctto importante 
del dibattito, ha riguardato poi 
il problema del voto giovanile. 
A questo proposito il compa
gno NATTA ha rilevato che 
mentre al Senato la sinistra 
unita ha ottenuto il 30 per cen
to. alia Camera PCI e PSIUP 
hanno avuto il 31.4 per cento. 
un dato gia significativo. c Se 
potessimo fare un esame piu 
approfondito delle leve che 
hanno votato solo per la Ca
mera e un confronto anche 
con 1 risultati del '63 arrive-
remmo a due conclusioni. La 
prima conclusione 6 che alle 
sinistre tocca quasi il 40 per 
cento dei voti dei giovani. La 
seconda e che le sinistre sol
tanto migliorano rispetto al 
'63. e migliorano del 20 per 
cento. 

Ora non credo che esistano 
artifizi tali da poter nascon-
dere questo fatto nuovo e cla-
moroso che non e solo un fat
to elettorale. Si e fatta avanti 
una generazione nuova. e da 
essa le sinistre hanno avuto 
un contributo decisivo anche 
sul terreno elettorale. I giova
ni sono venuti a noi comunisti 
perche siamo stati con i gio
vani. che si sono battuti e si 
battono nelle scuole. nelle fab
briche. nelle piazze. a Torino, 
a Valdagno. a Roma, in Italia 
e in Europa. perche vogliono 
contare di piu. vogliono deci-
dere del loro avvenire. Noi co
munisti siamo stati e siamo 
con i giovani. I quali sentono 
il peso oppressivo di una so
cieta che. anche quando pnv 
duce e consuma di piu. non 
riesce a renderli pienamente 
uomini e cittadini bberi. 

I giovani non si rassegnano 
e vogliono cambiare. Da que
sti giovani noi abbiamo avuto 
una grande testimonianza di 
fiducia. Altro che voto vec-
chio. ha detto a questo pun
to. in polemica con il repub-
blicano Battaglia. il compngno 
Natta. Se il voto giovane aver
se scelto altri partiti. diversi 
dai PCI o dai PSIUP. i repub-
blicani sarebbero andati avan
ti molto di piu di quel poco 
che sono riusciti ad ottenere. 

Noi abbiamo auito una testi
monianza di fklucia da queiti 
giovani. anche perche ossi 
hanno capito che il nostro e 
un partito diverso dagli altri. 
che non chiedeva ai giovani 
soltanto il voto per rappresen-
tarli in Parlamento. ma un 
partito che li vuole protagoni
sti, che affida alia lotta poli
tica delle masse le passibilita 
del progresso sociale e demo 
cratico. della costruzione di 
una societa socialista. Questo 
e un fatto. I, on. Arnaud ha 
parlato di crisi del PCI. Se le 
crisi determinano questi risul
tati elettorali. noi ce ne auiru-
riamo mille. Voi del centro-si
nistra vi eravate proposti cu-
me obiettivo... 

ARNAUD — Battere la DC: 
questo vi eravate proposti vol 
comunisti. 

NATTA — II centrosinistra. 
i democristiani. i socialdemo 
cratici, si er.ino proposti di 
isolare i comunisti, di metterh 
al margine. Sono calcoli falli-
ti; e sono falliti perche que
sto pud essere lo scopo delle 
destre e di una parte della 
DC e della socialdemocrazia. 
Ma non e lo scopo dei lavora
tori italiani. anche socialist). 
anche cattolici. i quali voglio
no far proiireclirc sul serio il 
nostro I'ae-e Qui sta la r.ism-
ne del nostro successo. e noi 
siamo andati avanti. sin cnia-
ro. dai '48 in pi>i. sempre. II 
successo elettorale non ci chiu-
dera nel nostro fortilizio. Al 
contrario Avevamo detto. al-
l'ini/io della campagna elet
torale. ai nostri militanti: .r Piu 
iscritti. piu voti >. Oggi dicia-
mo: € Piu voti. piu iscritti». 
perche sentiamo di dover es
sere ancora di piu. non solo 
nel Parlamento, ma anche nel 
Paese. per condurre avanti la 
nastra a/.ione. per cambiare 
politica. per fare avanzare la 
democrazia. per riunire le for
ze necessarie aU'affermazione 
del socialismo. La strada 6 
a pert a, oggi, non per conti-
nuare, ma per cambiare. e non 
solo nelle regioni rosse. di cui 
ha parlato Ton. Malagodi. ma 
in tutta Italia. 

II problema dei giovani era 
particolarmente scottante per 
1'on. TANASSI, e si compren-
de quindi come egli l'abbia 
saltato a pie' pari. Anche nel 
suo secondo iniervento egli ha 
infatti soltanto insistito nello 
sforzo di negare. in polemica 
con Luzzatto. che il PSU sia 
crollato. Comunque ha am
messo che es-.o ha perduto qua
si un terzo del suo corpo elet
torale del '63, aggiungendo an
che che «ci aspettavamo un 
risultato misrliore di quello che 
abbiamo ottenuto: ci aspetta
vamo cioe che il Paese aves.se 
meglio compreso le difficolta e 
la politica che il PSU ha por-
tato avanti ». 

Tanassi ha inline ripetuto 
che il PSU resta una gran-l» 
forza. «Siamo l'ago della b!-
lancia della politica naz.iona!e. 
Anche se non abbiamo la for
za sufficiente per fare una no
stra politica. quahmque poli
tica si voglia attuare si di-b-
bono fare i conti con il PSU >. 

Degli altri interventi vi e 
poco da dire. Michelini. Covel
li e Malagodi hanno concorde-
mente accusatn la DC e il con 
tro-.sinistra di aver favorito la 
avanzata comunista. H se. 
gretario del PLI ha riconosciu-
to apertamente che la DC ha 
sottratto voti sia ai liberaH 
che ai monarchici e ai fasci-
.sti. perdendo a sinistra un» 
parte dei suoi. II repubblicano 
Battaglia si e sfosato per il 
meschino risultato e!ettora!e 
del PRI prendend»«cla con :»H 
elettori. e definendo t voto vec-
chio > quello che i giovani 
hanno negato al suo partito. 
etemo ma incompreso adol^-
scente. 

Le elezioni italiane viste da Bonn 

Welt:«II piu grande 
successo del PCI 

BERLINO. 24 
In un articolo dedicato al 

risultati delle elezioni in Ita
lia, il giomale tedesco occi
dentale Die Welt pone in ri-
lievo il «nuTorzamento del 
PSIUP e dei comunisti a spese 
di un partito socialista (PSU) 
che, dopo decenni di confu-
sione frontista, aveva final-
mente Imboccato la via della 
collaborazlone alia costruzio
ne di uno Stato democratico ». 
Per il PSU il giomale parla 
di « catastrofe, almeno sul pia
no psicologico». II giomale 
collega in parte quella che 
esso chtama • punizione » del 
PSU, con le < difficolta di cre-
scenza » dell'economia ltaliana 
negli ultimi decenni, ma am-
mette che e'e anche ben altro: 
«la pesantezza di un'ammini-
strazione e di una burocrazia 
da tempo bisognose di rifor-

» 

me; la lentezza e la mancan-
za di fantasia dei dirigenti dl 
fronte al problema dell'eleva-
zione del tenore di vita nel 
Mezzogiorno; 1'impotenza del
lo Stato di fronte alia mafia 
si ci liana e al banditismo sar-
do ». 

Per quanto riguarda «il 
piu grande successo elettorale 
che il PC abbia finora otte
nuto in Italia», la Welt af-
ferma che esso e denvato: 
« 1) dalla protesta dei giovani. 
i quali chiaramente, nella lo
ro maggioranza, hanno votato 
comunista; 2) dai sorprenden-
te consolidamento delle posi
zioni comuniste fra le mae-
stranze del nord Italia, rela-
tivamente ben retribuite; dal
la maggioranza dei lavorato
ri emigrati all'estero e TW* 
trati da tutfEuropa ptr ] • 
elezioni». 
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