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I« colletti 
bianchi» 
aBaaBBaajBBBaBJBBaa*WHB^B^B^B^HajBBaVBBBVBaaBaBBBBaB*BBaBaaa>B^B1BBBai 

si ribellano 
Un'assemblea nel cinema parrocchiale di via Copernico - 1 «grup-
pi di studio» per indagare sulla propria condizione sociale - Una 
previsione dei tecnici della Philips - «Gli impiegati non sono piu 
una categoria privilegiafa, quindi non devono considerarsi tali. 

Insieme agli operai siamo la (orza piu forte di tutti» 
Dal nottro umato 

MILANO, novembre. 
AI numero 8 di via Coper* 

nico. nei pressi della stazio 
ne centrale. I'assemblea ha 
trovato dove riunirsi. Una 
chiesa, un'entrata laterale. 
cortile dell'oratorio e — luo-
go del convegno — il cine
ma parrocchiale. La sala e 
spaziosa. il posto e tranquil-
lo e non si paga l'affitto, poi-
che i padri salesiani si accon-
tentano di una offerta sim-
bolica. I loro ospiti improvvi-
sano una colletta, 

Gli ospiti sono impiegati 
della Siemens-Elettra. Sono in 
sciopero e hanno tre questio-
ni da discutere: andamento 
delle trattative a Roma: neu-
tralizzazione del crumiraggio; 
forme della lotta. Sul primo 
punto informazione del sinda-
calista e breve dibattito, ap-
pelli a tener duro. Sui crumi-
ri la discussione si scalda: 
€ Perche non sono qui ad 
esporre le loro ragioni? >. Un 
giovane trova sconcertante 
che in una democrazia una 
minoranza — il crumiro — 
abbia l'appoggio della direzio-
ne, della polizia contro la 
maggioranza che sciopera. 
Vorrebbe che si mandasse 
una protesta alia Siemens 
nella forma di una lettera 
aperta. Proposta lasciata ca-
dere, il padrone fa il suo me-
stiere. Megho assorbire il se-
condo nel terzo punto. Uno 
sciopero bianco? Cosi la Sie
mens non paga nessuno o pa-
ga tutti. 

0 meglio ancora — decisio-
ne finale — un corteo mterno, 
spettacolare. A una certa ora 
ci si nunisce tutti al sesto 
piano, poi si scende giu, si 
passano al setaccio gli uflki: 
€ Tu non scioperi, perche? 
Perche hai paura, perche te-
mi il ca.poccia7 Voglio vedere 
la faccia del crumiro >. E in-
fine tutti nella sala della 
mensa, per I'assemblea. Con-
quistiamoci il diritto sul cam-
po. Va bene? E ailora passia-
mo ai voti. 

Lo sciopero per ottenere la 
assemblea, I'assemblea per 
fare lo sciopero. II lungo son-
no del < colletto bianco » e 
flnito. Le grandi famiglie Sie
mens, Philips, Falck. Olivet
ti. Rank. Dalminc, Breda, 
Singer non possono piu con-
tare sulla c fedelta > del lo
ro impiegato. laureato, perito 
tecnico. progettista. tngegne-
re. Gli hanno tolto ogni illu-
sione. II tipo del < buonimpie-
gato > e costruito su una ta-
vola di valori e di idoli che 
esigono non solo obbedienza 
ma consenso attivo. collabo-
razione ideologica. L'azienda-
lismo. il prestigio e la onora-
bilita della professions il 
« posto », la € camera > si di-
fendono solo innalzandoh a 
modelli di vita e di compor-
tamento. Ma piu forti di essi 
sono il torch io dello sfmtta 
mento, la nevrosi, la solitu-
dine. la paura. 

La lotta non e solo c agita-
aione >. e « hberazione ». Dal 
giugno del '68 ad oggi nelle 
vertenze milanesi sono entra-
te sequenze inedite: i «buc~ 
nimpiegati > scioperano all'80, 
al novanta al cento per cen
to, partecipano ai piccbetti. 
assediano i grattacieli del 
centro direzionale. c Anche lo
ro », commenta la stampa con-
findustriale. tra il dispetto e 
la sorpresa. Ma in realta «lo
ro > sono simili agli operai, 
•i sentono come tali, si bat-

tono per le stesse rivendica-
zioni dei metalmeccanici non 
daH'esterno. per solidarieta. 
ma per trovare risposte co-
muni. E' il concetto di « pro-
letarizzazione » che si fa stra-
da. 

II risveglio del «colletto 
bianco » comincia da una ana-
lisi del proprio ruolo obietti-
vo che e 1'organizzazione del 
lavoro a provocare. L'analisi 
e rintroduzione alia lotta. La 
compiono i tecnici stessi in 
«gruppi di studio» aperti a 
tutti (vi partecipano. tra gli 
aJtri. gli studenti). I gruppi 
di studio sono emanazione 
della assemblea, cioe il col-
lettivo degli impiegati in lot
ta che include i sindacalisti. 
E' questa la istanza che de
cide. la sede cui fanno rife-
rimento i comitati sindacali 
unitari. 

L'analisi rammenta all'im
piegato cid che egli realmente 
e nel congegno della produ-
zione capitalistica: < il lavoro 
e diventato simile a quello 
dell'operaio di linea- L'orga-
nizzazione vuole che le deci-
sioni. anche le piu piccoie. 
siano rimandate a pochi ver-
tici. Alia base non stanno che 
meri esecutori: cid che vale 
non e l'intelligenza ma ad es-
sa si sostituisce i'attenzione 
e il metodo. La standardizza-
zione delle operazioni deter-
mina la monotonia del lavo
ro. che diventa via via piu 
fatfcoso, la monotonia accre-

Mosca 

Uno studio 
sovietico 

sulla politica 
degli USA 

MOSCA. 17 
In un libra apparsu in 

questl giorni nelle Uorerie 
dl Moica, Anatoli Qroml-
ko, ngilo del mlnlitro d«-
fll eater! deU'VBSS. fa ona 
•erle d| riaerve mile pot-
slblllU che (II Rt«ti Unit! 
hanno d| evolvent verio 
una politic* dl cooperazio-
ne con IURS8 

II libra, IntitoUto * La 
dlplomazia moderna dello 
ImperlalUmo *. prende in 
Mime la politica wtera 
deKli 8tati Lnlti, delia 
Gran Bretagna della Re-
pnbbllca federale tedetra 
della Francla e del Glap 
pone. 

Anatoli Gromiko, autore 
del capitolo dedicato agli 
stall Unttl, tcrive che nejll 
ultlml ventl annl, ricchl di 
mutamenti itorlcl, ell am
bient! dlrlfentl degli SUti 
Unit! non hanno mutato 
•ostanilalmente le loro po
sition!: CM I « contlnuaao a 
tofnare dl dominara 11 
mondo ». 

Gromiko icrtve che due 
tendente ti vtanno icon-
trando a Washington. VI 
«ono coloro che peniano 
rhe, ne) mondo attuale. i 
rapportl internailonall non 
•I tviluppano pin, e che bl-
loirna quindi rltnrnare al 
veccht obiettlvl, e coloro I 
quail auapleano la liquida
tion* dell'eredlU dl John 
Foiter Dullea- Qnetto »con-
tro al rlflette nella poli
tica del govemo Nixon, che 
procede • molto a alg-zag > 

Nel compleaao delle forte 
che dlrlgono la dlplomMla 
amarleana, conclude Can-
tore, * l'lntiiaUva appartle-
ne a coloro I qnall iono dl-
rettamente Intereaaatl alia 
corta ag'l armaaentJ ed 
aJl'MpanjIonlnno economi
cs e che non sonn interet-
iati. almrno per il momen-
to, ad una radlcale rldu-
rlone drlla tentlnne Inter-
naalonale • 

Sulla guarra nal Vietnam 

Poolo VI «soddisfatto» 
del discorso di Nixon 

Paolo VI si e occupato del Vietnam, con un espbcito rife- ; 
rimento alle mantfeitaaoni paciflfte di questi giorni. nella . 
wdienaa conouM ittri maUina in Vatican© ad alcum gover- ~ 
natori degL SUti UruU. TI Papa ha affermaio di a\ere -
€ riflettuto suile diffuae manifestazktni che nchiedono una Z 
fine della guexra nel Vietnam, che dura gia da anni senza • 
avere ui prospetUva una aoluzione a livello militare >. Z 

Dopo questa premetsa Paolo VI ha dichiarato; «Noi ; 
oonataliamo con soddiafaiione che questa e anche la de- > 
ctsione. di nuovo racentemente confermata, del vMtro illu- Z 
atruaimo president*, t not mm poaaiamo non incoragjiarlo -
in QtMVtoa. Una dichiaraakme tgrprandtob* «e «i oontidara Z 
che proprio il raoantt dkcorao di Nuum ha susciUto parti- -
coUroMnt* T*$M USA un moto di praoooupasione e di tde- . 
gno, dl oui k« manifaataaioni di prot««t« di questi giorni, Z 
ww solo in Amarica ma ia tutto 11 mondo. sono una evident* -

au cui non * poaaibUe equivocar*. * 

see la possibility di errore. 
la tensione aumenta; fuori 
della fabbrica non puoi avere 
altri interessi. il giorno dopo 
ti troveresti con la testa tra 
le nuvole >. Questa e la situa-
zione alia <TonolU», e cosl 
alia Olivetti: « Si sta creando 
in definitiva una massa di 
esecutori. Esecutori di lavori 
semplici. parziali. ripetitivi. 
in cui contera piu la quanti-
ti che la qualita del lavoro; 
nessun potere di decisione; 
una condizione di lavoro che 
si awicina sempre piti a 
quella degli operai. Non ab-
biamo altra scelta: o ci in-
chiniamo ai capi sperando di 
essere promossi super-impie-
gati. o spezziamo il mecca-
nismo*. 

Dequaliflcazione e perdita 
di responsabilita in basso; in 
alto superqualificazione e ac-
centramento delle decisioni. 
Di questo passo — hanno scrit-
to i tecnici della Philips — 
non ci saranno piu uomini. 
ma solo funzionari: non sa-
rerno cid che vogliamo diven 
tare, ci limiteremo ad essere 
la funzione che svolgiamo. La 
differenza tra uomo e calco 
latore elettronico va sempre 
piu riducendosi: il calcolato-
re diventa sempre piu lntel-
ligente, l'uomo sempre piu 
cretino. Che bella uguaglian-
za raggiungereremo! ». 

Questo e U tneccanismo. E' 
una paura sottile, non di 
chiarata, oeeultamente svilup-
pata. quasi amorevolmente 
accresciuta dalla direzione 
con una politica di aumenti di 
merito differenziati. Nessuno 
dice al vicino lo stipendio 
che prende. Paura del supe
riors. ma anche del vicino. 
paura di esser visti con la 
delega sindacale in mano, il 
terrore di portarla personal-
mente all'ufficio del persona
te. L'unico modo per supera-
re questa situazione e In pri
mo luogo riconoscersi in es-
sa. E riaffermare la propria 
dignita di uomo e di lavora-
tore che lotta ». 

Quando lo scontro si accen-
de e una formidabile carica 
di vitalita che si sprigiona. 
Tre giorni dura uno sciope
ro alia Demm finche una ra-
gazza licenziata perche ave-
va scioperato non viene rias-
sunta. La scintilla scocca al
ia Rank per via delle multe. 
In un modo o nell'altro tutti 
i grandi complessi vengono 
investiti dalle agitazioni. Fio-
nsce al ciclostile una peda-
gogia dello sciopero. Gli im
piegati si passano volantini e 
insegnano cos'e un picchetto. 
a cosa serva una commissio-
ne interna. Ci si appella alia 
responsabilita personale e al 
senso critico: «Non si deve 
solo fare lo sciopero, ma far 
qualcosa per lo sciopero». 
Satire feroci sferzano 11 cru
miraggio, veementi proteste 
partono contro la TV e la 
stampa paJronale. E, su tut-
to. il nchiamo all'unita di 
classe: t Gli impiegati non 
sono piu una categoria privi-
legiata, quindi non devono 
considerarsi tali. Insieme agli 
operai siamo la forza piu 
forte di tutti ». 

L'altro giorno I bancari so
no arrivati alia 72, ora di 
sciopero. Picchettavano il Cre-
dito Italiano e la Banca d'A-
merica e d'ltalia quando i po-
liziotti li hanno caricati. Le 
rivendicazioni dei bancari so
no pressappoco le stesse: au
menti. orario. contrattazione 
aziendale. assemblea. La loro 
quota di lavoro sale, ma la 
occupazione si contrae per
che i computers razionalizza-
no le operazioni. Coal II ban-
carlo va in cerca di un dop-
pio lavoro: e'e chi ammini-
•tra un condomlnio, c'a chi 
va a staccar biflietti ai bot-
teghini dello sUdio a deU'ip-
podromo di San Siro. Biso-
gna vadere nello sciopero, 
per capirlo bene, questo ca-
leidoscopio di Up) umanl che 
il "Corriert" chiama «faci-
norosi > perch* nello scontro 
realinano, talora per la pri
ma volta. un'altra dimansio-
na di ae a ai laaciano alle 
•paJk, alroatio qua! giorno. la 
vacchia Ofura dal trm* 
motto di frustration*. 

Roborto Romani 

Una manifastazion* dl tecnici durante uno degli scioperi di questi giorni. 

Le conclusion! di Napotitano 

al convegno PCI - FOCI 

DIFFICOLTA 
E PROSPETTIVE 

DEL M0VIMENT0 
NELLE UNIVERSITY 

L'amplo dibattito, su cui ah-
biamo gia riferito, svoltosi da 
venerdl a domenica ad Aric-
cia al convegno degli univer-
sitari comunlsti, si e conclu-
so con un intervento del com-

f)agno Giorgio Napolitano, del-
a Direzione dfl Partito. Na-
politano ha nlevato iraianzi-
tutto i limiti del Convegno. 
dovutl sia a difetti di pre-
parazione ed anche di svilup-
po dell*, diaoussione, sta a ca-
refiH piu genersli del lavoro 
del partito; ma ha nello stea-
*3 tempo meaao in luce i ri-
*iltati positivi a oui il Conve-
*bo e approdato. Esn<i * ser-
•ito infatti a cogHere I'<mpor-
snnaa poHtica di una ripresa 
*>1 morimento studentesco, il 
rtgnificato one questa ripresa 
a*i6 avere neU'attuale fuse di 
aviluppo della lotta di classe 
« pofmca in Italia. Ed e ser-

Quando non e'e piu il « nude - look » e la barca di Mike Bongiorno 

L'inverno nell'isola di Lipari 
I cavatori di pomice non fanno notizia — La colonia di quindicimila liparoti 

in Australia — I pesci grossi — La silicosi dilaga, perche ? 

Maxi-collana per 
gonna ultra mini 

Gonna minima, collana giganta,, • tolto un* ball* figliela 
ch* non ha nulla da n*scond«re. II fotografo fa il r*tto, • 
il nuovo c modollo per I'estat* > * pronto a (filar* In poite-
rt l l* . CI manca ancora ch* qualcuno lo comprl a caro prozzo 
*, cosa ancor piu dlfficil*, lo indostl alia iplaggla. 

Dal noitro inviato 
LIPARI (Eolle), novembre 
II nude-Zoofc, i campionatl dl 

pesca subacquea, la barca di 
Mike Bongiorno: si fa pre
sto a parlare di Lipari. d'e-
state. 

Ailora Lipari non /a notizia; 
figurati poi che nota stona-
ta, oh* guasto al cltcM deU* 
Eolie «perle del Tirrenoa la 
nuova di quests ore che i di-
sperati cavatori di pomice so
no entrati in sciopero per 
quattro giorni decisl a para-
lizzare magari per meal Tuni
ca attivita industrial* dell'iso-
la se le cose per loro (il sala* 
rio, l'orano, le qualifirhe, i 
diritti sindacali, le condizio-
ni di lavoro) non cambieran-
no da cosl a cosl. 

Cosi, improwisamante, vlen 
fuori a tutto tondo 1'altra fac
cia di Lipari, quel suo vero 
volto che il Corriere non mo-
strera certo mai agli Italia-
nl che da giugno a settembre 
vanno a consumare alle Eolie 
la loro razione di tempo 11-
bero e di dolce Malvasia. 

Di tempo llbero 1 cavatori 
non ne hanno, Invece. Se non 
lavorano tra la micidiale po
mice. emigrano (a migliaia: 
van tutti in Australia, e'e una 
vera e propria colonia di quin
dicimila liparoti, piu dl quan-
ti stiano ancor oggi nella lo
ro terra); se non fuggono, 
muoiono dl atroce morte, sof-
focati dalla slllcosl che gli 
rode lentamente i polmonl. 

E' storia vecchia, e storia 
dl un secolo di lotte per fre-
nare 1'ingordigia dei rapina-
tori deU'unica vera rlcchezza 
dl Lipari (le cave di pomi
ce, appunto) e per difende-
re in qualche modo la sor-
te dei cavatori La rivolta piu 
clamorosa ad una condizione 
da colonia e da schlavl e dei 
primi del *900, coincide non 
a caso con l'esplodere del mo-
vimento dei Pasci, porta nel 
•90S ad una conquista in cer
to modo storica e oripinale-
nessun padrone potra piii ac-
campare diritti naturali sulle 
rave fn<>£ pratiramrnte su 
ogni centimetro quadrato del
le alturp protese verso Sali-
na e Panares); le cave diven-
tano infatti detranio munlci-
palp, snra il pomuno a con-
redpre n chiunque degli « ln-
digeni» ne faccia richiesta, e 
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Succasso di una nostra denuncia 

Revisione urgente per la pratica 
della superpensione al viceprefettr 
Sembra cHe tiamo rmscilt, con la no- vero rapido — frutio anche del pa Sembra che tiamo rmscilt, con la no 

stra denuncia di mercoledi tcorso, a col-
pire nel segno ed o metier* in moto una 
velocisMima procedura di revulone della 
pratica rigwrdanU la superpensione del 
vice-prefetto T. F. 

Cottui, infatti, invece di pattare dalla 
pension* itatalt di J.809 000 lire Vanno ad 
una nuova pension* di oltre 13 milioni 
Vanno predtspotta dagll /ttttuti di Pre 
videnta ftecondo quanto aveva decian il 
C. A.) Hcevera in piu soltanto una quota 
aggtunttva dl centomUa lire Vanno. Co-
ticche, la leqge in base alia quale ti $er-
vitio dt un solo anno prettato — dopo il 
coUoeamanto tn penaione dallo Stato — 
presto Vlttituto Nationale Finanziamento 
Ricottrutton* ventva cumulato al tervi-
rio re$o come dipendente ttatale con una 
interpretation* alquanto tingolare, tareb-
be, ora, intarpretata un poco piu attan-
taoMota. 

A quatto rieultato, del quale non po$-
tiamo che ettere todditfatti ti tarebbe 
giunti in ttguito ad un rietame — dap-

vero rapido — fruito anche del parere 
espretto .in via breve, dalla Corte dei 
Contl. 

Retta 11 fatto che un caso di questo 
genere abbia potuto vertficarti e ritolver-
si come ai e detto tolo perchi conoeciuio. 
E rettano, toprattutto, le nostre const-
derationi. Quanti altri cosi timili si sono 
verifieati? E' ammissibile che funtionari 
collocati in pensione dallo Stato siano as-
sunti da enti pubblici con stipend* astro-
nomici? E ammitsibile che eslttano leggi 
(prtdispotte evidentemente da ouesfo tipo 
di funtionari) che consentono tali inter-
prttamonif 

Ed e mai pottibile che il Parlamento 
non debba essere posto nella condUeione 
di far* chiaresxa in tale materia1* 

Questi interrogativi restano ancora do
po la rtvition* ($* reptttont ci sard real-
mente) del prowedimtnto. Non vogUamo 
la soddisft^dont di antra avuto ragion*: 
vogUamo ch* ttmUi tconctem non ti •*-
rifiehtno ancora. 

io Vtt#)r* Ug< 

solo a loro — cosl ordina 
la speclale legge tuttora in vi-
gore —, 11 permesso dl estra-
zione o taglta dletro paga-
mento di un Interesse sugli 
utill di estrazione. 

Da ailora a per moltl an
ni chiunque potra dunque 
cavare pomice dal monti: ac-
canto alia figura deU'operalo 
ancora subordinato all'indu-
striate sorge (e si impone) 
quella del produttore in pro
prio, 11 quale non e necessa-
riamente un professlonista 
del mestiere ma anzi il plii 
delle volte e ii bracciante che 
riempie i vuoti stagionali, il 
peacatore che non pub pren-
dere il mare, il disoccupato 
che deve sfamare la famiglla. 
I ricchi non eran percid, al-
meno ailora, gli industriall (o 
piuttosto la gran parte dl lo
ro); dawaro potenti erano, e 
son restatl praticamente sino 
a vent'anni fa, gli incettatori 
della aminuzzata produzio-
ne, i commercianti che tene-
vano geloaamente in pugno i 
rapportl coi mercati, in Ita
lia e soprattutto all'eatero. 

Poi tutto cambia, quasi di 
improwiso. Anche in questo 
setter* e l'awio dl un sem
pre piu rapido procesao dl 
concentrazione: favoriti da 
un'amminlatraaione comunale 
dc che praticamente ha mes 
so in archivio il decreto del 
'908, i pesci grossi fagocitano 
i piccoli; asplode — in un 
rapporto di interdipendenza — 
il duplice fenomeno del sac-
cheggio indiscriminato delle al-
ture (la progressiva modlflca-
zione deirorografia dell'isola 
ne e lmpressionante testimo-
nianza) e dello sfruttamento 
della manodopera daccapo ri-
dotta alia subordlnazione piii 
totale; da duemila e passa 
che erano ancora qulndlcl an
nl fa, 11 numero dei cavato
ri si assottiglia sino ai 350 
di oggi. 

// controllo 
del settore 

La lotta per il controllo 
del settore si fa d'altra par
te piii aceesa man mano che 
la richiesta della leggerissima 
pomice diventa piii preasan-
te sul mercato. La vogliono 
in pezzi piii grossi — 1 cosidet-
ti bastardom — per fame mo
le, lastre abrasive, precom-
pressi. La cercano sotto for
ma di pietrisoo — la rasaglta 
— come granulare per l'edi-
lizia, come isolante o coi ben-
te; persino 1 giapponesi ne 
aoquistano: avete mai notato 
quel piccoli sacchetti antiuml-
dita che son dentro le confe* 
zionl di materiale radio-foto-
grafico? Bene, 1) dentro e'e 
quasi sempre pomice, di Li
pari naturalmente. Ne chiedo-
no sempre piu soprattutto in 
polvere, il cosidetto impal
pable. Una volta era roba 
da scarto. nessuno la vole-
va. Oggi questo talco e co
me 1'oro per I fabbricantl dl 
sapone e dentlfrici. per Tin-
dustria della coameaj * per 
quella dl preclslone. 

Pur rlmaati in pochi a doml-
nar* la piaaaa. ti sbranano 
par ogni contratto di forni-
tura abbaasando paricoloaa-
mant* i preaal sino a far rag-
giungere a questi Hvolli ciiti-
ci per la stosae aorti dalla 
tradiaionale atUvita Itparota. 
Ne approfltta 11 gntppo divan 
tato piu potent* graal* ai lau-
ti flnanaiainanu pubblici, quel
lo dalla Pumex, par coalrin-
gor* alia raaa quaai tutt* I* 
impraae auparatltl (• la fin* 
d*U* • firm* a tradHrionall dal 
maroato: d*4 Parlaaao, dal Car-
bom, dal La Cava), par 1m-
porr* 11 aajtajM>, par oooqui-

dl aotoaootia funatooa)* ch* 
abbaaaa parctno I'oooupaalon* 
indotta aaautonado la oom-
pagnla portuall. 

La situazione giunge a) li-
mite della rottura: un serra-
to, drammatico sciopero co-
stringe due anni fa la Pu
mex a lirmare un impegno 
per 11 blocco dei llcenziamen-
ti e per la salvaguardia del 
posto di lavoro e dei diritti 
maturati dai cavatori che la-
voravano nolle Imprese assor-
bit* da quella specie di con-
sorzio fasullo cha fa ora il 
belio e il cattivo tempo, e 
contro il quale appunto e ri
presa In questi giorni la bat-
taglia operaia. 

Una vittoria 
senza ombre? 

Pu una vittoria senz'ombre, 
quell'accordo? Sino a un cer
to punto. Quelle che non so
no mutate sono le condizioni 
fondamentali sia dei lavora-
tori direttamente impegnati 
nel settore e sia del comples-
so della popolazlone- Non e 
solo una questione salariale. 
Anzi. la questione piii grave e 
quella sanitaria. Nelle cave 
si vive e si mangia nella pol
vere in micron, tossicissima, 
che ammanta ogni cosa e im-
bianca gli uomini come grot-
tesche immagini felliniane, ro-
dendone i polmonl. Ma d'e-
state coi venti e d'invemo con 
la pioggia, l'impalpabile 
(sventrate indiscriminatamen-
te le alture, 1'estrazione non 
avviene in galleria, ma al-
l'aperto) mina invisibile gli 
abitanti delle frazioni e del 
paese calando nel pozzi d'ac-
qua «potablle», avvelenando 
l'aria che si respira, ammor-
bando la terra. 

Sconvolgenti le conseguenze. 
Su 350 cavatori. 340 sono sili
cotic!, e cosl 150 portuali e 
500 ex operai. Alia Camera del 
lavoro il compagno Pit-clone 
ha appena completato le pra-
tlehe per l'Inca di tre operai 
tra I 25 e I 27 anni- alia lo
ro verde eta sono gia rotta-
mi, silicotic! al quaranta per 
cento. 

Stesso stadio del male ha 
Antonino Rodriguez. Non e 
mai stato in cava, non abi-
ta neppure nella zona della 
pomice, ha lavorato per tren-
t'anni ai traghetti non adibiti 
al trasporto del minerale Un 
giorno s'e sentito male. Si te-
meva la tbc; invece la silico
si aveva aggredito silenzlosa-
mente anche lui. Quanti al
tri liparoti sono nelle condi
zioni di Rodriguez? Non si 
sa, si ha paura di saperlo. 

E soprattutto non lo voglio
no sapere gli industriall, per-
chd non gliene Imports un ac
cident*; perche" hanno inte
resse a non appllcare i costo-
sl rltrovati (in uso per esem-
pio nelle cave sovietiche, mi 
dicono) che purgano la lavo-
razione della pomice renden-
dola assal meno pericolosa; 
perche non si contentano piii 
nemmeno dello stato di fat-
to che fa di loro 1 sostanzia-
li padroni e non I semplici 
gestorl delle cave. 

Ora vogliono campo llbero, 
in tutto e per tutto. Sicco-
me 11 comune si e permesso 
di fare un lieve ritocco alia 
tangente sulla prsdusion* piii 
vile (non a quella soil* voci 
piii ricch* per carita: a bloc-
care ogni misura del genere 
ci sta oen* attanto da tredi-
cl anni 11 govorno regionale), 
•ceo la Pumex lngaggiare uno 
del piu not! — * piii dc — 
tra 1 civiliatl reparibUi in St-
cllia, a batters! come una ti-
gre per ottenere la dichiara-
alone di Incoatituaionallta dal
le norm* del 1908. Su on fat-
turato di du* raUiardi. l'anno 
aoorao hanno varaato nail* caa-
*• ooraunaU appana oanto mi
lioni. Non vofUono pagara 

qualu. 1 dlvoratoH 
dalla montagna dt Lipari. 

Giorgio Fratca Pokra 

*ito per gmngere a un ap-
prezzamento comune dei pro-
nlemi, dei nodi polity; dl 
fronte a cui ci troviamo al-
l*mterno delle Umverata e del 
movunento struden'-esco; par 
tndividuare i fatti nuon su 
oui far leva per un r:2ancjo 
e uno aviluppo della lotta a 
per precisare le dlrettnci fon
damentali lungo cui mue> 
verci. 

E' senza dubbio emersa dal 
dibattito — ha rUevato Napo-
litano — la difficolta in cui 
ci si trova a costruira una, 
nuova unita del movimento 
studentesco, come movlrnento 
di massa che abbia (per usa-
re l'espressione di Giovanni 
BerlmgueT) a una propria po-
liMcita n. Occorre infatti fare 
i conti con le posizioni ideo-
logiche e con le tenderize ideo-
logizzanti sostenrute da de-
terminati gruppi, evitando pe-
r6 che Jo scontro tra diver
se Ipotesi strategiche astrat-
tamente considerate e discus-
se sia ancora un element© 
di paraiisi e frantumazione 
del movimento. Quel che pert* 
possiamo dire con sicurezza 
e che gli sviluppl recent! dot 
movimento AA lotte dei lavora-
tori e della situazione politi
ca hanno dato un duro col-
po alle anaHsi e ?lle fpoteat 
di quel gruppi. Ci sono ogfri 
poaslbllita nuove — anche ae 
persistono difficolta e peri-
coli — per una carattenzxa-
zione politica del movimento 
studentesco nel sense di un 
rapporto concreto col movi
mento operaio, di un rappor
to dialettico con le altre com
ponent!, social! e politiche, del 
movimento rivOJuzionarJo, at-
traverso il superamento dt 
pregTudixlali di negazlone de
gli isrittitl storici della classe 
operaia. di velleita di dire
zione del movimento rtvohi-
zionario e — in sostanza — 
di contestazione deU'egemonia 
della claese operaia. 

Rapporto concreto del mo
vimento studentesco con la 
classe operaia e le sue istitu-
zioni — ha proseguito Napo-
litano — significa confronto 
di esperienze, lavoro comune 
di ricerca, individuazione di 
comuni terreni e obiettivi di 
lotta: in questo senso ci si e 
gia moaai con succasso a To
rino e a Milano. Ma essenzia-
le e rilanciare la lotta al-
rint^mo delle Universita, aa-
sumendo come punto di rife-
rimento sia lo sviluppo 4elle 
lotte operate, l'eslgenza c' col-
legarsi con esse, di muO/ersi 
sul torreno nuovo che esse 
aprono. sia l'aggravamsnto del
la condizione studentesca e 
della situazione delle Univer
sita. Dopo aver nilevato co
me a questo proposito ci sia 
stata nel Convegno un'insuf-
ficienza di analisi concreta, 
Napolitano ha indicato la ne
cessity di uidmduare rapida-
mento obiettivi che corrispon-
dano aH'aggravamento dalla 
condizione studentesca e con-
sentano una saldatura col mo-
vimento operaio: e si e quin
di soffermato sulle grandi li
ne* di una lotta per il diritto 
alio studio e di un'ipotesi di 
« gestione sociale » daH'Univer-
sita, con quel che essa corn-
porta anche sul terreno della 
battaglia culturale. 

Penstamo — ha detto Na
politano — a un movimento 
studentesco che contribuisca 
ad affrontare il problems che 
acut&mente si apre, sull'onda 
delle nuove conqmste che la 
classe operaia sta strappan-
<lo in questo momento. della 
lotta per una diversa linea 
di aviluppo dell'economia e 
della societa, basata sulla 
massima valorizzazione Invert 
che sul massimo sfruttan:«ti-
to della forza lavoro E a un 
movimento che partendo dal-
1 "Universita si collegW anche 
con la dialettira politica, con 
i processi che si svolgono nel
le Assemblee elettive, con 1 
mome-nti di decisione che 11 
si realizzano. 

L'ultima parte delPmterven. 
to di Napolitano e stata do-
dicata alia questione del po
sto che nella nostra strat-egia, 
di costruzione di im nuovo 
blocco storico, ocoupa la pro-
posizione di obiettiv4 di n-
forma come quello della rifor-
ma generate della souola e del-
lTTniversita, e 1'asione par 
nuovt indirizzi e per nuovi 
schleramenti pofotlci. In que
sto quadro va vista la preaan-
tazione della nostra proposta 
di lagge di rifonna univarei-
taria e la battaglia che stia-
mo conducendo in Sonato, su 
oui Napolitano ha annuncia-
to che si aprtra nel Partito 
irna dUeusslone 'diiarificatri
ce e si avra un momento di 
attenta vertflca. Una rtpresa 
del movimento nelle Univerai. 
tk e la steasa battaglia par-
lamentare per la rtforma pos
sono diventare un ulterior* 
elemento di contraddizione 
tra 1 partKi di cantro-smi-
stra e nel oortfronti dal ten-
tativo dl ricoatituzion* del 
quadrtpartito. 

II compaano Napolitano ha 
concruao aftennando con for-
sa la naoaasiU di auparar* i 
limiti oh* ancora al praaan* 
tano nal Partito sul piano dl 
una vaautazion* oorracta a auto
mat* dai problami dallTMi-
v*rait4 • dal movimaoto stu-
dantaaeo. U oomnajno atuaal 
di PUa bi qutadi UWttrHo la 
propoat* oonohzaraa dl kaoo> 
TO a di otjmtmtmkm*, aba an-
no at*£* apoolla oop ITjaana* 

•.t. 


