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tanza storica e politica — 
ha aggiunto — che le giova-
ni generazioni siano entrate 
in lotta contro la societa di 
classe, contro il sistema di 
sfruttamento dell'uomo sul-
1'uomo, contro le teorie del 
vecchio e nuovo capitalismo. 
Grande peso e valore ha il 
fatto che il movimento gio-
vanile attacchi con impeto le 
stesse strutture del mondo 
ecclesiastico conservatore e 
non va dimenticato a questo 
proposito che sono stati pro-
prio gruppi di giovani cre-
denti a dare il via al movi
mento con la occupazione del-
la Universita Cattolica di Mi-
lano. La spregiudicatezza con 
cui il movimento giovanile 
contesta la vecchia scuola ha 
suscitato turbamento a volte 
in alcuni quadri dello stesso 
movimento operaio, nel timo-
re che possano essere travol-
ti anche alcuni valori essen-
ziali del mondo del lavoro 
« del socialismo. Certo alcu
ni pericoli possono esistere. 
essi scompaiono pero se il 
movimento operaio. il nostro 
Partito fanno sentire con chia-
rezza la loro voce, all'interno 
del movimento giovanile e 
studentesco — cosa del resto 
che sta 2vvenendo — interve-
nendo con la nostra ideologia. 
la nostra politica. Donini si 
e quindi riferito in modo 
particolare all'esperienza del-
l'universita di Bari e in gene-
re del Mezzogiorno, dove e in 
atto un profondo moto di n-
sveglio della classe operaia e 
dove si fa sentire con forza 
anche il movimento studente
sco. 

Movimenti in cui e possibi-
le ricacciare indietro quelle 
forze di destra monarchiche 
e fasciste che in questi ulti-
mi tempi cercano di nalzare 
la testa: condizione di questo 
e che si sappia muoversi in 
modo giusto nei confronti del 
movimento, chiarendo bene 
noi comunisti le nostre po-
sizioni. la nostra \nsione di 
un mondo nuovo. 

Da questo punto di vista 
Donini afferma di ritenere 
che la posizione assunta dal 
partito sui fatti cecoslovac-
chi non abbia aiutato a chia-
rire la confusione che si era 
generata in molti giovani. Lo 
oratore ha quindi proposto 
di nvedere in sede di com-
missione politica il giudizio 
di dissenso e di nprovazio 
ne espresso sei mesi fa dagli 
organi dirigenti del partito 
di fronte all'intervento deiie 
forze annate dei cinque pae-
si del Patto di Varsavia, te-
nendo conto anche delle ten 
denze che si manifestano oggi 
nella maggioranza del parti
to cecoslovacco. 

Donini ha quindi indicato 
•leuni punti e considerazioni 
perche la commissione politi
ca le prenda in esame: il giu
dizio espresso dal PCI sui 
fatti cecoslovacchi non e a suo 
parere valido ne da un pun-
to di vista storico ne da un 
punto di vista politico. Inol-
tre r.tiene si debba tener con-
to che la decis.one dell'inter-
vento del 21 agosto e stata 
presa da cinque govern! del 
Patto di Varsavia e quindi 
non e mmimamente in gioco 
il concetto di uno stato gm-
da e tanto meno di un parti
to guida. N'e, ha affermato 
aneora Donini, 1'interv ento del 
21 agosto nmette in discus-
s;one la questione delle vie 
nazionali al socialismo. 

Su questo punto, secondo 
l'oratore, non c e contrasto 
all'interno del nostro partito, 
sulla sc;a dell'insegnamen'o 
di Gramsci e di Toglidtti 
A giudizio di Donint, non si 
i trattato di questo in Ce-
coslovacchia, ma di ndare al 
Partito comunista di Cecoslo-
vacchia la possibilita di tenere 
fronte alle correnti oshh al 
tocialismo che stavano pren-
dendo forza nel paese e di 
••rmettere la coitruzione del-

la nuova societa, nell'autono-
mia e nella liberta, in piena 
solidarieta con tutti i paesi 
socialist!. II problema certo 
non e facile: ma — ha con-
cluso Donini — spetta al no
stro Partito, il piu forte par
tito operaio che operi nei pae
si capitalisti. assumere una 
posizione chiara, rivedere le 
posiziom non giuste assunte 
su questo terreno dopo il 21 
agosto e contribuire cosi piu 
efficacemente alia difesa e al 
ristabilimento della unita in-
ternazionale del movimento 
comunista che valutazioni er-
rate rischierebbero di com-
promettere. 

Dopo aver richiamato I'at-
tenzione sui pericolo di ten-
denze di antisovietismo che 
si sono manifestate e posso
no manifestarsi in alcuni de-
gli stessi settori del nostro 
Partito con grave rischio di 
divisione del movimento ope
raio nazionale e internaziona-
le, l'oratore ha infine affer
mato la necessita di avere 
piu presente il pensiero e lo 
insegnamento di Lenin e di 
farlo meglio conoscere ai gio
vani. anche in occasione del
la prossima celebrazione Jel 
primo centenario della sua 
nascita. 

IVONNE TREBBI 
della segreteria della 
Fed. di Varese 

La compagna Trebbi rileva 
che in questo momento tutti 
hanno coscienza della ricchez-
za e positiva novita del mo
mento politico che stiamo at-
traversando. Anche nelle zo
ne cosiddette « bianche > si so
no moltiplicate lotte sindaca-
li e politiche mentre nasco-
no nuovi movimenti. Tutto 
questo e la manifestazione di 
un diffuse malcontento che si 
traduce in forte esigenza e 
volonta di cambiare: sempre 
di piu sono coinvolti larghi 
schieramenti di operai, di gio
vani, di donne. di studenti, 
settori del movimento catto-
lico e degli stessi partiti di 
centro sinistra. Completo e 
clamoroso e il fallimento. 
quindi, dei gruppi dirigenti 
della DC e socialdemocrati-
ci che miravano apertamente 
alia integrazione della classe 
operaia nel sistema. 

La compagna Trebbi ha det-
to che non e passato molto 
tempo da quando si -ostene 
va. anche da parte di alcjni 
compagm. che era in atto o 
era possibile la integrazme 
della classe operaia. L'n erro-
re che fu allora compiuto da 
parte di alcuni e a cui cor-
nsponde oggi l'emergere di 
un altro errore: quello di 
pensare che le lotte e i mo
vimenti nuovi di questi me
si, siano sorti spontaneamen-
te. In realta lo sviluppo e il 
rafforzamento dello schiera-
mento di classe cui assistia-
mo sono il frutto delJa g.u-
sta anahsi e de'.Ia giusta Ir.ei 
politica generale del njr.ro 
Partito. r.fiessi ora ne'.Ia re 
lazione del compagno LO.-IJI. 

La compagna Trebbi ha b.-f 
vemente ind.cato a qje=".") 
punto i cardmi fondamenul: 
della strateg.a del nostro par
tito a propos.to della lotta per 
la pace, la strategia della coe-
Sistenza e della nostra collo-
cazione autonoma e mtema-
zionahsta nel movimento ope
raio confrontando poi le »cel-
te e I problem! che si pongo-
no generalmente nel paese, 
con le questioni che si pon-
gono in una zona altam^.ote 
industnahzzata quale e quel-
la d. Varese. provincia die 
per reddito. e al secondo p-o-
sto. in Lombard.a dopo M:-
lano. 

Fra gli applausi scroscianti 
della assemblea, la compagna 
Trebbi ha ncordato la forte 
lotta a cui per la pnma vol-
ta partecipano I sette mila 
della Ignis, dove U amdacato 

padronalc (SALII2) avova di-
sgregato il nostro movimento 
e dove oggi invece la CGIL 
e diventata per la prima vol-
ta maggioranza mentre e na-
ta con sessanta nuovi iscrit-
ti la sezione di fabbrica del 
PCI. Altra grande lotta: quel-
la del calzificio di Malerba. 
In complesso nel 1968 ci so
no state nella provincia di 
Varese 600 mila ore di scio-
pero di cui 330 mila sono sta
te fatte nel settore tessile in 
nsposta ai piani padronali 
di ristrutturazione e di m-
tensificazione dello sfrut
tamento. 

Perche lotte cosi compatte 
e avanzate in una zona rite-
nuta a alto reddito e svilup-
pata? Questo e dovuto, rispon-
de la compagna Trebbi alio 
inasprimento accentuato di 
tutte le contraddizioni proprie 
di uno sviluppo di tipo mo-
nopolistico: l'aggravamento di 
molti aspetti della condizione 
operaia. la ristrutturazione del 
settore tessile con grave ca-
lo dell'occupazione: l'esistenza 
di vere e proprie fasce di sot-
to-salario (magliaie e confe-
zioniste prendono sulle 55 mi
la lire): I'opprcssiono. 1'assen-
za di liberta e democrazia 
nelle fabbnche; la mancan-
za e insufficienza di elemen-
tari servizi civili, dagli ospe-
dali ai trasporti alle scuole 
(con il risultato che circa il 
27 per cento dei ragazzi in 
eta scolastica e inadempiente). 

E' qui dimostrata 1'incapa-
cita del capitalismo a risol-
vere i piu elementari proble-
mi del vivere civile, qui il 
capitalismo mostra il suo ve-
ro volto. 

Collegandosi a questi pro-
blemi concreti che as^illano 
le masse, si e potuto creare 
un vasto schieramento unita-
rio che nella lotta si ce-
menta, rcahzzando il presup-
postn di una reale alternati-
va politica democratica al cen
tro sinistra. Significa forse 
questo — ha detto conclu-
dendo la compagna Trebbi — 
che dobbiamo fare squillare 
le trombe del tnonfo? Non 
assolutamente. Sarebbe un 
grave errore. Di debolezze e 
ntardi se ne sono registrati. 
ma sono dovuti a una sear-
sa e poco approfondita, tal-
volta. comprensione e assim:-
lazione della politica del Par
tito e dalla ndotta capacita 
di adeguare la nostra azione 
alia realta in movimento. Sem 
pre di piu il movimento Dpe-
ra;o e il partito devono pren-
dere nelle loro mam la gu:-
da tklla lotta. amhe — nel fer 
mo nspetto delle autonomie 
altrui — delle lotte studente-
sche ind,nzzandole all'obietti-
vo deila riforma della scuola 
e della difesa del dintto alio 
stud.o. per la conquista di 
njovi dintti di liberta. 

INGRAO 
d t r i ' 

PCI 
D -ez" 

I>>bbiarrkj mtt t t re m forte 
r.liLVo '.c irr,phCrt/ioni e il 
sienif.cato r>>htico gtncralt. 
del crandi mov.mtriti di ma^d 
che î s.»n-> .-viluppati r.cl Pac-
sir. Penso prima di tutto alia 
crescita di un pisstnte m<j\i 
rr«.n:o sinrtacale un.tano. e al 
le due spmte che t-s;o tspr.-
me: la sp.nta a gt-stire demo-
craticamt-nte !e lotte attravcr-
so forrrie niiove di partecipa-
zior.e e di decisione delle mas
se; la spinta operaia a piatta-
formc e alia I.f»ta p>jr la con 
quista di momenti di potcre 
nella fabbr.ca. 

L'altro grande fatto nuovo e 
il sorgere anche :n Italia di 
un movimento studer.teseo di 
massa. Conosciamo il suo tra-
vaglio e anche le forzature 
c-trcmistiche. che si manife
stano in alcuni suoi gruppi. E 
tuttavia questo non cancella 
il fatto che e emersa una nuo
va forza lociale, che ha fatto 

compiere un passo avanti alia 
coscienza socialista delle nuo-
ve generazioni e che ha spe-
rimentato modi originali di 
critica radicale alle vecchie 
istituzioni. 

Non condivido il giudizio che 
la crescita di questi movimen
ti di massa sia avvenuta fuo-
ri c contro gli istituti tradizio-
nali di classe. anche se dob
biamo avere chiara coscienza 
critica di ritardi cd crrori che 
ci sono stati. Cortamcnte a 
questa crescita ha dato un 
grande contributo il nostro 
Partito. E per questi motivi 
di fondo: 1) perche siamo 
convinti che il processo rivo-
luzionario ha bisogno che mas
se opcrnie, contadine e po 
polari. Ie quali ancora non 
hanno compiuto una scclta po
litica cd ideologica a favore 
del socialismo. siano impegna-
te in esperienzc unitarie di 
lotta di classe. e qui vorrei 
obiettare al compagno Pintor 
che uno schieramento alterna
tive al sistema dobbiamo co-
struirlo anche con forze che 
in partenza non sono gia schie-

za, dei tecnici dell'iiidustria. 
delle universita e esplos.i la 
protesta contro la .sulvirdina-
zione e la alienazione dell'in-
tellettuale moderno. IVr ciuesti 
motivi la crisi del PS1 riguar 
da la strategia: per cio clie 
riguarda l'insieme del movi-
menta cattolico. le imiden/e 
probabilmente sono aruhe piii 
vaste. 

Tutta la vasta reto di orga-
nizzazioni e di legami con le 
masse con cui il mnvimetno 
cattolico ha tcnuto m (aie^ti 
decenni il suo collegnmento 
con le masse e ongi ".co'sa 
Alludo alia imposta/ione c 
alle esperienzc di lotta clas-
siste. che si acccntu.mn in 
sindacati che aderi^cono alia 
CISL. IMt riferisco ai muta-
menti av\-enuti nelle AC LI. che 
operarono — dopo la rottura 
del 'Al-'AH — come struniento 
di stabilizzazione dell "area go 
vernativa e oggi sono ^nstoni-
trici dell'unita sindacale e co 
minciano a pronor.^i una lotta 
per la trasforma'/ione delle 
strutture della societa. Pen-
so a quei gruppi del dissenso, 

divido la sottovalutazione della 
sinistra socialista e di quclla 
democristiana che ho scntito 
sulk parole di Pintor. Sbagha-
no di grosso percio coloro che 
riducono la nostra politica ad 
un piano di lenta * erosione » 
della DC e del 1>SI o addint-
tura farneticano di un nostro 
inserimento nel centro sini
stra. Abbia mo in proposito 
un nbiettivo assai piii ambi-
zioso: lottiamo per rinnovare 
gli orientamenti. le esperien
zc. il modo di fare politica 
di interi gruppi srKiali e poli 
tici. c IKT questa via costrut-
tiva. non e->clusiva. mettere in 
crisi la natura stessa del par 
tito democristiario. togliere bn-
si e influenza alia socialtic-
mocra7ia. 

Certo. nel momento in cui la 
crescita della societa civile 
preme eon questa forza. la 
necessita di nuovi strumenti 
di potcre si fa piu impetuosa. 
E" una realta che — piu di 
ieri — avan/a una domandn di 
pntcrc. Questo vuol dire che 
la nostra capacita di collegn-
re la lotta immediata a muta-

cita rinnovatrice e riformatri-
ce alle assemblee elettive. 
Questo risulta ad occhio nudo 
per ognuna delle gr.indi que 
stioni di riforma dello Stato 
e degli indirizzi politici che 
Longo ha posto come asse del 
suo rapporto. 

L'immaginc piu viva di tale 
csigcii7n e il Consiglio comu-
nale di Ferrara che va a te-
IKTC la sua seduta nella fab 
brica occupata dagli operai in 
lotta contro il monopoho zuc-
chericro. Voglio dire che la 
trnsformazione dello Stato e il 
rimiovamento delle assemblee 
elettive si attua anche dentro 
la fabbrica e nella sfera pro-
duttiva E i nostri gruppi p.ir-
lamentari potranno pesare di 
piu. quantn piu muteranno la 
crescita nel Paese cli questa 
rete cli organi di democrazia 
diretta. e riusciranno a far 
partecipare. ad a^nciare alia 
loro ini7iativa in Parlamento 
le grandi nias^e nrgani/zate. 
Questo e il discor^o iiuov o sulle 
istitti7ioni che non noi. ma lo 
sv lluppo del Paese pone a tutte 
le forze politiche. Questo e il 
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rate contro il Mstema. ma che 
nel fuoco della lotta di clas
se si modificano e =i spostano; 
2) perche partiamo dall'mtUi-
7:one Cramsciana che l'ordine 
ruovo proktaKo — sc- non ?i 
vuole andare a forme di dit 
tatura « giacc>h.ria > ch-e n 
schiano di decent rart nt! b'i 
rocratismo e mile rcprt S-IOT! 
— flrve cssc.'e ^'.'-:at~, z.i> <)<i 
ora attraverso la rt-pon=a-
b:le autnge«t:ore oV-lle lotto da 
parte rklle masse o-gam/zate. 

Sentiamo che que-to mo'.o 
della 5ocieta civile gia -i sta 
.-.percuotendo su tutta la so-
vrastruttura polit'ca. 

Ambedue le « carte » su cui 
il nformismo soeialdencxrati-
co ha puntato in que-«to se-
concio dopogjc-rra (la carta 
riiriai'tica del capitalismo di 
Stato. della tecnocrazia illumi-
r.ata. e la carta della riduzfo-
re dtl =indacato a organismo 
di vertice il qunle contratta il 
* coordinamcnto > tra la d;na-
nuca salanale e Ie scelte del 
crande capitale) hanno subi-
to un colpi-) duro. n movimen
to sindacale non ha accettato 
la logica subalterna della poli
tica dei rcdd.ti e <ta compien-
do pas«i imnortanti sulla via 
di un radicamento nella fab
brica; e nel mondo della scien-

di matrice cattolica. che di-
mostrar.o ormai il distacco ra-
dicale di quadri di in t t l k t tua -
li e di giovani. 

Se qu.'^ta analisi e giusta — 
ha continuato Ingrao — la 
crisi attu.ilc della DC non 
ry.io c^^cre ridotta solo alln 
cn-i d< 1 dorotei^mo, cioe di 
una 1 nea di p-Jra geUione 
j i -

S'ar.no >ubondo colpi due al-
\7K docie:v» c-»Tip.»-ion:i d^li':-i-
fluenza dcm->cri=tiana: I'mtcr-
cla--i-mo e la pratica della ck-
kga pili'.ica a caste di notabili. 
In breve, cio che viene cam 
biandu e il modo di combatte-
re. di e^primer^i socialmcnte 
e pohticanxnte. da parte di 
crandi mas=e collegate al mo
vimento cattolico e a! movi 
mento socialista. N'on sp<c-tta a 
noi profctare «e tali fatti pos
sono spinsere queste mas^e a 
dam' rapdamente nuove orea-
ni77a7ioni. nu.-)*. i gruppi diri 
ger.ti Sottolinco un punto-

l'azione no.-f.ra di fronte 
a que sta crisi non si 
limita a lavo.-are per una 
conquista diretta di ades:o-
ni al nostro partito e per uno 
spostamentn di votl, ma ten-
de ad aiutare una maturazio-
ne autonoma di forze cattoh-
che e sodallste, e qui non con-

menti strutturali e del siste
ma di poterc- dtve essere p> 
ttnziata. Dalle colonne dei 
<!.ornali govcrnativi ci pongo-
r.o il d.lemma: sceghete tra 
:1 p-irlamcnto e la < ci<ntest-i 
7. l i t ». E' un.1 dilemma fal-o 
e mi'-tificatore. Domandianvi 
ci: quale e la cau=a profonda 
della criM rkl'.e istituzioni r.^p 
prc-entative? I» ricordava 
p-»co fa P.ntor. E' il peso do-
m.a.inte a^=unto dalle grandi 
conccntra7;nni industriali: che 
ha tolto potcre al Parlamento. 
cli ha impcdito di asv)lverc 
alle trasfomiazioni radicali n-
chic^te dalla Costituzione. ha 
r.dotto gli stessi partiti govcr-
nativi a macchine di mediazio-
r,e subalterna. prive di reale 
autonomia politica. Non b con 
tro questa realta che — ap-
rninto — e fallito il Partito so-
cialicta. quando credeva di 
c-^ere cntrato nella stanza del 
bo'toni? 

Se c.6 e vcro. allora cono 
proprio Ie assemblee elettive 
che hanno bisogno d r i b lotta 
ritile mas=e, drlla contestazio-
ne popolarc. poiche «olo l'azio
ne organizzata della classe 
operaia c dei suoi alleati pu° 
colpire la sostanza del potc
re delie grandi corporazioni 
industriali e resUtuire capa-

d'-corso di fondo sulla demo
crazia. di cui ha tanta paura 
I! doroteismo dell on. Picco'.i. 

Sentiamo che un tale eorn-
p:to non puo essere opera di 
un solo partito: ne soltanto riii 
partiti. Si nchiede da parte 
di tutti un modo nuovo en in-
ttnriere e di costrmre 1'un.ta. 

' ^ ^ « ^ . v . u . . . . . . . . . | l i t . , 

v:menti d: massa n^n vu.ii d re 
soltanto nnunciare all idea ci«"';-
la « cinshia cii tra-mi--!.)ie > 
Si tratta di r.cooo-ccrii r<al-
mc-nte CT»m«. :n*t-rl.Xu»ti>n. cii»'-
d: comprendere che da e- = i 
\e-rranno elaborazwni ant'iro-
me di idee, di pro^etti. di lotte 
e di espericwe. 

Questo modo nuovo di co
st™.re l'unita, nchiede forse 
una scolontura. una attcnua-
zione della fisionomia e cklla 
autonomia del nostro partito? 
\\* del tut'n racione Ton. Pic
co'.i: r.on siamo ucuali a Pie-
tro Nenni E sottohneiarno il 
r--i>tro volto di a v a r c m r d a 
pilitica. nvoluzionina della 
clas=e operaia. E abbiamo bi-
^oiino che tutta l'azione delle 
nostre organizzazioni prcr.da 
un carattere piu politico; ab
biamo bisogno di una lotta piu 
decisa contro il burocrat'.smo. 
di una piu forte tensior.e irioa-
le comunista. E il dibatnto cri-

tico, che ha marcato cosi net-
tamente la preparazione di 
questo congresso, e la demo
crazia interna ci sono neces-
sari per essere piu capaci nel-
l'iniziativa unitaria. nel con-
fronto con i nostri interlocu
tor!; essi sono necessari. per
che. come ha detto Longo. sta 
entrando nel Partito una nuo
va generazione e la eostruzio 
ne dell'unita del Partito ri-
chiede percio una dialettica 
piu ricca, piu aperta. piu com-
bnttiva. Anche la necessaria 
lotta alle posizioni settarie. 
integraliste. dobbiamo inten-
derla come una critica fran
ca agli errori la quale si fon
do con uno sfor/o creativo per 
far maturare Ie solu7ioni reali 
ai problemi nuovi. e per re-
cuperare. in questo modo. an
che Ie forze a cui si rivolge 
la critica. Parlo di un lavoro 
creativo. che vogliamo impo-
stare insieme. in modo oraa-
nizzatn, con strumenti corau-
ni. con tutte !e forze della 
sinistra italiana. 

Se si riflette a tutto cio — 
ha continuato Ingrao — ap-
p.ire chiaro che la ristruttura
zione della sinistra e la crea-
7ione di una nuova maggioran
za non possono essere viste 
come una aggiunta dei comuni
sti a questi partiti del centro-
sinistra cost come sono. e 
mmmeno come una agEiunta 
di * fette > cattohchc e sociali-
ste al blocco di opposizione 
che ottenne la grande vit-
toria del 19 maggio. I>o stesso 
* polo a sinistra > che racco-
Clie ogci PCI. PSIliT. socia-
hsti indipendenti. cruppi di 
matrice cattolica, non I'abbia-
mo visto solo come un'allean-
/a elettorale. ma come un 
gnippo di forze che Iavorano 
insieme per determinare un 
rinnovamento generale di tut-
t.i la sinistra, per costruire 
nuovi strumenti di lotta e di 
notere della classe operaia e 
dei suoi alleati. per dare que
sta ba^e reale. questo fonda-
mentn concrete al discorso in-
di.ipen-abile sulle forme e gli 
>-vilippi che deve assumere 
i.tl nostro pae=e la societa di 
dnmani, la democrazia socia
lista. 

E qui voglio ricordare al 
compagno Donini che proprio 
le nuove generazioni doman-
dano a noi e a se stesse di co
struire un socialismo in cui la 
democrazia di base sia viva 

I cd operante e il potere non sia 
rielegato ad apparati burocra-
tici e nemmeno esclusivamente 
al partito proletario. ma sc-m-
nre piu aU'espan^iore della 
iniziativa degli operai. dei con 
tadinl. delle grandi masse. 
airautogoverno dei lavoraton. 
E noi riusciremo a mobihtare 
le nuove generazioni sino in 
fondo contro il sistema capi
ta l i s t ic e contro limperiali-

, smo, qu.mto piii eostruiremo 
cfa ora questi sbocchi. 

Taie nchiesta dei giovani 
ron e una richie^ta antileni-
r.is'-T. Ar.7:. e una domanda 
che va r,el solco della grande 
i-pTriz.o'-.e ^ovietista e demo-
traMca d-i I>r,in o ne-lla hnea 
a cm ci h.inn"> formato Gram-
. _ t T . ' . * - T - „ _ • » . 

r̂a*".di v ittone del leninismo. 
riiirURSS dei pacsi socialisti 
r-.n«crtoro o?ei a noi di pun-
t.ire c^-i f.ducia a questi r.'jovi 
difficili compit. Qui e la ra-
eione di for.do che ha motiva
te il nostro appogcio alia lotia 
dei corr.pacni cecoslovacchi — 
ricordiamolo — contro le de~ 
cenerazioni burocratiche. E 
rM!'csprimere il nostro dis
senso dall'intervento mihtare 
IT Cecoslovacchia siamo stati 
mossi dalla profonda convinzio-
r.e che la causo della pace e 
del socialismo. hi Drosrxttiva 
riclia coes,s*en7a pac-fica po>-
^nrf-> ess* re affid.Ue rv»n p-u 
solo a'.Ia forza stata'e e mih
tare dei p.-'esi socialist!, ma 
a u"a strategia che mobi'.iti 
tutte le poten7ialita ar.ticapi-
t.ili*tiche e antimperialistiche 
maturate nel mondo in questi 
ar.ni di sommovimento. 

(Segue a pagina 6) 

Al Congresso 

Si allarga la 
sottoscrizione 
per le elezioni 
in Sardegna 
Anche nella seduta di i«rl 

* proseguita, al X I I con
gresso nailonale del Partito, 
la sottoscrizione a favore 
delle sezionl impegnate nella 
campagna per le prossime 
elezioni regional! sarde. Ecco 
alcuni versamenti, che si ag-
giungono alle 600.000 lire gia 
raccolte nella precedenle se
duta: Comlfato regionale ple-
montese e delegazlone con-
gressuale del Piemonte lire 
100.000 (da suddivtdere In 
due quote: una per la cam
pagna elettorale in Sardegna 
e una per quella relativa 
alle prossime amministra-
tive nel Trentlno Alto Adi-
ge): compagnl emlgrall nel 
paesi dell'Europa Occlden-
lale, delegati o Invitall: 
32.000; Federazione di Ll-
vorno: 30.000. Federazione 
di Pisloia: 10.000; delega
zlone della Federazione dl 
Fori): 50.C00. La vedova 
del compagno Bizzarri, Olga 
Ferrari , di Bologna, ha ver-
sato 50.000 lire per contri
buire alle spese del con
gresso. 

Dichiarazioni 

di Bertoldi 

alia TV 
sui Congresso 
Tl coT>r»3£no G^TO BeroHi. vi

ce so?re:ar:o del PSI. che gu-da 
la delecacone sociahsta ore5«>-
te al Con^re-sso. ha r.lasc-.ato 
:en ai!a T\" la sej'jer.te <fc 
ch:arazx>r.e" 

«E - ano>-a premaiuro dare 
una \s'. itarooe obb:ettiva e suf 
fcientemente informata so: !>-
von del Congresso coa-Arusta 
A qjesto pjnto. pos5ia.T» so'o 
re?;-trare con Literesse aicur.. 
..-nportanu elementi nj-y.-. de'.Ia 
reiazxioe ir»trodjtt;va d. Lxifn 
e '.o sviluppo che ess: haa->D av-j 
to ne^li mtervecti d: alcx-i; a^-
torevoli d:rigenii del ^ar„to 
Nor vi e dubb.o che £ d.ba::.:o 
e vivace e hbero e ct-c e&>3 
si svoige auomo alie ire pos. 
zsoru fondamentali cne g.a era-
no emerse ne» congress: pro-
vinoah. Q ĵelio che mi se.Tkbra 
piu imponante. ai di la 6elA 
critxra sconta^ al go-.emo. e 
ia naffemata d.spon.D.Lta a'-
1'irscontro sui grano: terrc 6e-..e 
nforme social:, ce] r.rsxr. araer.-
to de.lo 5Jtâ >. :n _na paroU del 
prowrre^so r»Lt.<x> dei Paese. 

* Ce~:a-rente. r.~^.icooo a'.cj 

>-_:l prwifxa. ce. re^to as^j. 
coT.pve^-o ce; mo-ii e c-e..e 
fo..-rr«e ceV.a dcnocraKa .r.:e.* 
na di pa.—..to. s l̂ n»i> coa :'. 
qaa.e. Sij p'.ire e^pl-c.tarr-er.te 
e stato nifferma:o u d.5«e.iio 
r.guardo ali'x^erverwo aTtnato 
^y.-.et-co a Pra^a: sulia conce 
cone e I imposcacone dei gro~ 
$o problema deil'iurca della *.-
n.5tra ;n Italia: attorno ai prs:-
cipi oeiia democraz*a =<xnai.>ia 
anche se su qjesti term sta.-.-
rv> emergendo pos:z;oii: p;-
e^pl;<r.^. 

c Pervnaimente. r-ter.;o che 
sbaj'.:a."k-k. per d s^-jfcvnuz.'or.e 
o per pc-ecoocette pr«j;.>i.z.a^. 
coloro cr.e nega.-w 1 aw :o cor. 
creto di un proce>>o di sv.-
l^ppo e d; evx>:jz.oce ni'. pan:-
to comunista. Se le concios.oru 
del Cociitresso saranno con5«-
guenu aU'impostazxine. le n-
percuisjoni nel mook) poLtico 
itaiiaxvv. e q\i^*ii ael parvx> 
socialista, saranno assai pco-
foode e. x> rm augMro. fecood* 
Ai nsuitau cos tmt tm* 
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