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Intervista con Renzo Trivelli 

Queste le prossime 
iniziative per 

il 50° del Partite 
Fra I'altro sono previsti convegni sul bordi-
ghismo, sull'emigrazione, sulla guerra di 

Spagna, sugli « Arditi del popolo » 

Lungo quale llnea $1 svl-
luppera I'attlvlta del Par-
tlfo per II 50° dopo la ma-
nlfestazlone nazlonale dl 
Roma? 

Abbiamo gia sottolineato 
che, in occasione del 50., 
non vogliamo solo «celebra-
re » il nostro atto di nascita, 
ma ripercorrere tutto l'itine-
rario di cinquant'anni di lot
ta, con un'analisi libera e cri-
tica. unendo al momento ce-
lebrativo quello della ricerca 
e del dibattito storico e della 
lotta politica odierna. Questa 
impostazione ha gia riscosso 
un largo interesse nel Par-
tito e fuori E ci vuole pro-
prio una buona dose di fazio-
sita (o di dijtrazione) per af-
fermare, come ha fatto il Po
polo, che la celebrazione di 
Roma e stata animata dalla 
€ consueta retorica > e che 
Gian Carlo Pajetta avrebbe 
fatto « un sunto di storia acri-
tica del PCI». Ora, non solo 
questi giudizi sono proprio il 
contrario della verita. ma non 
colgono tutta la novita del me-
todo con cui abbiamo imposta-
to la campagna del 50. E sara 
bene chiarire: novita nei con-
fronti del modo con cui al-
tri partiti italiani si colloca-
no nei confronti della propria 
storia, ma novita anche nei 
confronti del modo con cui 
altri partiti comunisti si pon-
gono lo stesso problema. 

Potrestl ricordare, anche 
slntetlcamenfe, quesfe no
vita? 

La prima, e fondamentale. 
e il rifiuto di un metodo 
fondato su una concezione 
della storia del PCI che sia 

< ufficiale », < consacrata >. Fa
re storia e fare critica, ci6 
che significa liberta di ricer
ca e di giudizio. Naturalmen-
te gli storici marxisti faran-
no storia secondo il loro me
todo, altri secondo scuole e 
ispirazioni diverse: noi abbia
mo aperto i nostri archivi a 
tutti gli storici. Cid compor-
tera un dibattito ed anche 
uno scontro ed un confronto, 

. ma noi consideriamo tutto 
cid altamente produttivo e fe-
condo. Del resto, siccome la 
storia del PCI e inscmdibile 
dalla Storia d'ltalia, il meto
do libero e critico e quello 
necessario ad ottenere i mag-
giori risultati. Deriva pure 
da questa impostazione lo 
sforzo nostro per far si che 
il piu largo numero di com
pagni — tutto il Partito — 
sia impegnato in questo am-
pio lavoro di ricerca e appro-
fondimento critico della no
stra storia. 

Come si fraducono, nella 
pratlca, queiti criteri di 
lavoro? 

Come una combinazione at-
tenta di iniziativa di divulga-
zione. di ricerca. di dibattito. 
In primo luogo mobilitando 
i singoli compagni. incorag-
giando il lavoro di gruppo, 
l'impegno delle sezioni. Ri-
chiamo qui 1'attenzione sui 
grandi concorsi del Partito e 
delVUnita, rivolti alle sezio
ni ed ai singoli compagni. per 
lavori di ricerca sul Partito 
e per la ricerca storica lo
cale, di « riscoperta » e valu-
tazione critica di determinati 
periodi. moment), contenuti e 
uomini della nostra storia. An
che tutte le iniziative cen
tral! o di Iivello nazionale. sa-
ranno improntate a questo 
spirito 

Qual e II calendario dl 
queste Initiative? 

Abbiamo voluto evitare l'e-
laborazione subitanea e dal-
l'alto di un piano di lavoro. 
Lo abbiamo elaborato e lo 
stiamo elaborando in un rap-
porto di collaborazione con 
i comitati regionali e con le 
Federazioni. Cid che e gia de
finite sono le seguenti inizia
tive. Avremo nei prossimi me-
si, a Napoli. un convegno di 

studio sul tenia «da Bordi-
ga a Gramsci », convegno che 
dovra mettere ulteriormente a 
fuoco un giudizio storico og-
gettivo e critico sul bordighi-
smo. sulle ragioni della 
sua affermazione ed egemo-
nia nel processo di forma-
zione del PCI dei primi an-
ni, e sul perche della sua 
sconfitta. A Modena avremo 
verso la fine di marzo un 
convegno, collegato ad una 
manifestazione di massa. sul 
tema «I comunisti e l'emi-
grazione ». analogamente, con 
sede Bologna, faremo sul te
ma «I comunisti nel carcere*. 

Saranno convegni di anali-
si politica dell'azione svolta 
nella emigrazione e nel car-
cere: momenti cioe decisivi 
nel processo di formazione 
del PCI. Un particolare rilie-
vo avranno le iniziative sul
la guerra civile spagnola. Si 
tratta. oggi. di dare una va-
lutazione storica sull'afferma-
zione democratica della Re-
pubblica Spagnola e poi sul
le ragioni della sua sconfitta, 
e sul significato che ebbe 
per l'ltalia la battaglia poli
tica e militare di Spagna. So
no in programma, per questo, 
due iniziative: un convegno 
di studio in Liguria ed una 
manifestazione popolare di 
massa nel Veneto, anche per 
collegare il momento della ri
cerca storica a quello della 
solidarieta con la lotta attua-
le del popolo spagnolo. 

Una grande iniziativa di di
battito e di massa avra luo
go a Livorno, nel prossimo lu-
glio sul tema « Le generazio-
ni nella storia del PCI •», il 
che ci consentira anche di af-
frontare i problemi piu attua-
li c scottanti del rapporto 
con le nuove generazioni. Per 
l'autunno, sono previste due 
iniziative nazionali: un con
vegno sulla questione meri-
dionale nel primo decennio di 
questo dopoguerra, e la Festa 
deWUnita a Torino, che sara 
un momento conclusivo e di 
bilancio di tutta la campa
gna del 50. 

Oltre a quese Iniziative na
zionali, ve ne sono altre dl 
caraltere locale che abbiano 
un particolare significato? 

Ve ne sono, ed assai nu-
merose, che io posso qui ci-
tare solo in parte. La Fede-
razione di Parma, per esem-
pio, e impegnata nella rea-
lizzazione di un convegno (col
legato ad una manifestazione 
popolare) su tutta la vicenda 
degli «Arditi del Popolo > e 
la figura di Guido Picelli. Le 
Federazioni di Cremona e di 
Pavia sono impegnate per 
una iniziativa analoga sulla 
figura di Ferruccio Chinaglia; 
Firenze per Spartaco Lava-
gnini. Di iniziative analoghe 
ve ne sono moltissime, e tut
te impostate sul metodo del
la ricerca critica per trarre 
dal concreto cammino da noi 
percorso tutti gli insegnamen-
ti per l'azione politica di og
gi. Come si vede il lavoro 
£ appena iniziato. con pro-
mettenti esiti. Dird che un 
particolare successo hanno a-
vulo il convegno di Imola 
per una riflessione sulla for
mazione della corrente comu-
nista: le manifestazioni di To
rino sul problema del ruolo 
dell'Ordine Nuovo: la cele
brazione di Livorno: il semi-
nario di studio alle Frattoc-
chie sulla storia del PCI, co
me aiuto alle Federazioni a 
sviluppare una propria atti-
vita educativa, di ricerca, di 
dibattito. 

Naturalmente. ci6 non e tut
to. Ci sono le iniziative del-
I'lstituto Gramsci. il piano 
di pubblicazione degli «Edi-
tori Riuniti >. i piani della no
stra stampa per la trattazio-
ne dei problemi della nostra 
storia. 1'attivita internaziona-
le. Ma su tutto questo I'Unitd 
potra ancora tornare. 

Fuggiti da un campo trincerato nella Bissau 

Tre portoghesi da disertori 
a combattenti per la liberta 

Vila da incubo per le truppe coloniali di Caetano - Le torture ai prigionieri e l'azione di terrorismo psicolo-
gico per mettere in guardia i soldati contro il PAIGC- L'attimo della fuga e I'incontro con i combattenti 

guineiani - La realta che ha dato ai tre giovani una maturita politica nuova 

Una patfuglia di partlglani della Guinea Bissau si avvia al combattimento 

Dal nostro cornsDondente 
ALGERI. Febbraio. 

Da qualche giorno tre gio
vani portoghesi sono tornati 
alia vita normale <r per poter 
lavorare e vivere tra uomini 
liberi o per poter partecipa-
re alia lotta politica secondo 
una loro libera scelta > come 
ha detto il rappresentante del 
Fronte patriottico di liberazio-
ne nazionale portoghese ad 
Algeri. Forse e la prima vol-
ta che hanno la possibilita 
di scegliere un avvenire libe-
ramente sia pure nella condi-
zione non invidiabile di esi-
liati politici, sia pure lontani 
dal loro paese e dalle loro 
famiglie. 

Jose, Joao e Manuel sono 
tre disertori, tre soldati del-
1'esercito coloniale portoghese 
che hanno preferito i rischi 
della diserzione alia guerra 
coloniale. La storia della loro 
vita e della loro diserzione 
potrebbe essere quella di mi-
gliaia di giovani portoghesi. 
Jose e Joao che sono fuggiti 
insieme da un campo trince
rato nel nord della Guinea 
Bissau non avevano nessuna 
esperienza politica. vissuti ed 
educati sotto il regime di Sa-
lazar e Caetano non avevano, 
come loro stessi ammettono, 
nessuna idea di cosa succedes-
se veramente in Guinea 

Quando il 20 Iuglio scorso 
sono arrivati al campo di Pi-
rada hanno cominciato a com-
prendere cosa succedesse ve
ramente. II campo al quale 

L'inchiesta giudiziaria sui capannoni della Stefer 

II boss dei cinema romani 
interrogate) dal magistrate 
Un uomo di fiducia di Giovanni Amati, che e anche consigliere regionale dc, e uno dei 
propnetari della societa che ha ottenuto a prezzi di favore un terreno appartenente al-
I'azienda pubblica -1 retroscena della vicenda - Interrogati i due soprintendenti di Roma 

GUARDA IL SUO CUORE Warren Jyrch, un uo
mo di cinquant'anni, 

padre di tre figli, affetto da emofilia. ha lasciato ieri I'ospe-
dale di Chicago dopo esser stato sottoposto il 15 dicembre 
scorso ad un intervento chirurgico a cuore aperto. E' questa 
la prima operazione del genere effettuafa al mondo su un 
soggetto affetto da emofilia. L'intervento e stato reso pos-
sibile da un nuovo tipo di globulina anti-emofiliaca denomi-
nata • globulina anti-emofiliaca Ahg ». All'Jyrch i chirurghi 
hanno soslituito con una valvola artificiale una valvola difet-
fosa che univa I'aorta con la parte sinistra del cuore. 

Nella foto: Warren Jyrch con sua moglie, che gli sta mo-
strando un modellino di plastica del suo cuore. 

Deciso intervento del ministro Mariott i nella campagna anti-droga 

Destituito funzionario della Sanita 
Si tratta de! capo dell'Ufficio centrale stupefacenti autore di una iniziativa arbitraria 

Un comumcato ufficiale del 
ministero della Sanita da la 
notizia che il ministro Ma
riotti ha sostituito. dalla ca-
nca di capo dell'Ufficio cen
trale stupefacenti, il dottor 
Alessandro Simeone. A pren-
derne il posto e stato nomi
nate il dottor Romano Ca-
passo. 

Dietro questa notizia, perO. 
vi e qualcosa di p-u di un 
normale avvicendamento bu-
rocratico. II dottor Alessan
dro Simeone. mlatti. era sta
to a. centro di vivaci polemi-
che da quando (giovedi 27 
gennaioi aveva preaentato ad 
una conlerenia stampa tenu-
ta presso ll «Centro naziona 
le per la lotta contro la dro-

Sn» 11 documentario «Antl-
roga» da lui stesso realiz 

iato, con lo scopo di pre-
sentarlo ntlle icuole. Tale ini

ziativa era stata in un primo 
tempo, data la carica che il 
dottor Simeone nvestlva, atr 
tnbuita alio stesso ministero 
della Sanita: in realta il mi
nistro Manotti la smentiva 
recisamente. Questo dlsaccor-
do nasceva da due motivl: il 
primo e il carattere assolu-
tamente privato del «Centro 
nazionale per la lotta contro 
la droga», un orgsnlsmo 11 
quale — nonostante I'aJUso-
nante nome che si e dato — 
non rappresenta niente e nes-
suno se non qualche benpen-
same in vena di facili cn> 
ciate. II secondo motivo na
sceva dtrettamente dalla scar-
sa serteta scientlfica del do
cumentario « Anti-droga », del 
Simeone; Infattl (a parte le 
30 dispositive a colori che 
mostrano impresslonanti a-
spetti dell'effetto della. droga 

su chl ne abusa) il testo che 
10 commenta non risulta adat-
to ad informare un pubblico 
giovanile sui pencoli della 
droga 

Lo stesso vice-presidente del 
CNLD. Ferdinando De Leoni, 
era cosi costretto ad affer-
mare che la conferenza stam
pa era stata solamente ospi-
tata nella sede del Centro. e 
che quindl quanto detto nel 
suo corso «non intende ri-
specchiare le nostre posizio-
ni». II che e un bell'esempio 
di confusione. 

C'e inline da notare come 
11 CNLD sia stato. sia pur 
lndirettamente, sconfessato 
dal ministero della Sanita po-
chl giornl fa allorche 11 mini
stro Mariotti ha dfsposto che 
1'intero problema della cam
pagna antidroga (da farsl so-
prattutto verso le giovani ge

nerazioni) venisse affidato al 
Consiglio superiore di SamtA, 
presieduto dal prof. Valdoni, 
• quale organo piu idoneo ad 
approfondire i\ problema an
che sotto il profilo della scel
ta dei mezzi e dei contenuti 
della propaganda ». 

II CNLD si era infattl can-
didato sin dalla sua nascita 
(awenuta circa due mesl fa 
all'insegna di una moralistl-
ca e patettca conferenza del
la on. Maria Pia Dal Canton) 
come una specie di super or
gan ismo nazionale al quale 
dovevano confluire le inizia
tive della campagna antidro
ga. La decisione del ministe
ro della SanitA, di Ignorarlo 
a tutti i livelll, e la riprova 
delle strane e non sempre 
chiare vclleita del Centro in 
questione. • 

L'inchiesta giudiziaria aper-
ta a Roma sui capannoni d'o-
ro della Stefer comincia a 
toccare personaggi di primo 
piano. II sostituto procurato-
re della Repubblica dott. Pao-
lino DeH'Anrio, ha interroga-
to a lungo ieri mattina il nolo 
cinematografaro Giovanni A-
mati, consigliere regionale de-
mocristiano, i soprintendenti 
alle Belle arti e all'Antichita, 
Carrettoni e Pacini, e un fun
zionario delle due soprinten-
denze. Sul contenuto dei col-
loqui non e ancora trapelato 
niente ma e facile intuire i 
motivi che hanno spinto il ma
gistrate a convocare nel suo 
ufficio i quattro personaggi. 
II nome di Giovanni Amati, 
noto a Roma non solo per es
sere un dirigente dc ma so-
prattutto perche proprietario 
di una vasta catena di sale 
cinematografiche, era trapela
to piu di una volta nella vi
cenda del trasferimento dei 
capannoni. Basta ricordarsi 
tutti i retroscena emersi nel-
l'oscura operazione per com-
prendere in quale direzione 
si sta muovendo il magistrato. 

La vicenda prese I'awio ol
tre due anni fa quando la 
Stefer, un'azienda pubblica di 
trasporti, decise di trasferire 
i suoi depositi autoferrotran-
vian, sistemati nei pressi del-
l'Alberone (Appio). II trasfe
rimento si rendeva necessario 
in seguito alia decisione pre-
sa dal Comune di espropria-
re una parte del terreno co-
perto dai capannoni per am-
pliare due strade della zona. 
Dopo una sene di trattative la 
Stefer decise di portare il suo 
deposito al settimo chilome-
tro della via Appia, nei pressi 
di Tor Fiscale, un rudere ben 
conservato deU'epoca romana. 
Fino a questo punto I'opera-
zione poteva apparire lineare 
e senza ombre. Le ombre ven-
nero fuori dopo, quando emer-
sero una serie di particolari 
che ponevano pesanti interro-
gativi su tutta l'operazione. Si 
scopri. infatti, che la societa 
che aveva acquistato 1'area ri-
masta libera dell'Alberone (7 
mila metri quadrat! in una 
zona di valore), la TAGO, 
era stata costituita dodici 
giorni dopo la delibera che 
gli assegnava il terreno. La 
Stefer, cioe, aveva venduto il 
suo terreno a una societa ine-
sistente al momento della ven-
dita. L'area, valutata dai pe-
riti delllJffiao tecnico era-
nale, un miliardo e mezzo di 
lire era stata invece ceduta 
per un miliardo. II primo am-
ministratore delegato della 
Tago era Amedeo Castagna, 
un noto costruttore romano al 
quale la Stefer affidb la co-
struzione dei nuovi depositi 
sulla via Appia. Ultima sensa-
zionale rivelazione fu che uno 
dei quattro soci della TAGO, 
Teofilo Panzironl, e l'uomo di 
fiducia di Giovanni Amati, 
consigliere regionale e comu-
nale della DC. Gli altri sod 
sono tre fantomatiche societa 
svizzere; di esse si sa solo 
che hanno sede a Roveredo, 
nel canton Ticino. 

L'operazione trasferimento 
capannoni della Stefer comin-
c16 cosi a Ungersi di giallo. 

Ma il giallo non era finito. II 
terreno scelto e acquistato 
dalla Stefer a Tor Fiscale 
per sistemare i nuovi capanno
ni risulto vincolato dal piano 
regolatore di Roma. II Co
mune per appianare la que
stione decise allora di conce-
dere all'azienda una licenza 
di costruzione prowisoria: en-
tro tre anni i capannoni de-
vono essere demoliti e trasfe-
riti altrove. Per la costruzio
ne e per l'acquisto del terreno 
vincolato la Stefer spendera 
oltre un miliardo e 400 mi-
lioni. Attualmente i lavori 
sono stati sospesi su ordine 
dell'Ufficio di igiene del Co
mune il quale ha scoperto 
che nelle pratiche della licen
za manca l'autorizzazione del 
medico sanitario. 

In sostanza la Stefer si e 
trovata nell'assurda situazio-
ne di aver ceduto sottocosto 
un terreno di valore per ri-
trovarsi prowisoriamente su 
un'area che dovra lasciare non 
appena i capannoni saranno 
ultimati, se arriveranno ad es
sere ultimati. L'azienda pub
blica ha fatto un pessimo affa-
re. Chi ha guadagnato nell'o-
perazione e solo la TAGO la 
quale si e trovata in mano, 
per un miliardo, un terreno 
di ingente valore. 

E' abbastanza chiaro che il 
magistrato vuol sapere perche 
la TAGO si e trovata cosi age-
volata. Forse perchfe uno del 
propnetan della societa fe 
l'uomo di fiducia del dc Ama
ti? Di quail appoggi ha godu-
to la TAGO nella Stefer e nel-
ramministrazione comunale? 
Gli ultimi interrogativi sui 
quali il dott. Dell'Anno vuole 
una risposta riguardano la po-
sizione dei due soprintendenti, 
In un primo momento i due 
funzionari espressero un pa-
rere nettamente contra rio alia 
costruzione di capannoni nella 
zona archeologica di Tor Fi
scale. Nel breve giro di qual
che giorno questi veti venne-
ro annullati dagli stessi so
printendenti. Perche? 

Una matassa intneata che 
il magistrato vuole sbroglia-
re. II filo piu importante ti-
rato e stato per il momento 
quello del dc Giovanni Amati. 
Ne seguiranno altn? 

t. C. 

Indennizzi della 

RFT alPUitgheria 
BUDAPEST. 4. 

(a.b.) - La lunghissima e 
complessa trattaUva tra 1'Un-
ghena e la Repubblica fede
rate tedesca per 1'indennizzo dei 
beni confiscati dai nazisti agli 
ebrei ungheresi e giunta final-
mente a conclusione con un ac-
cordo in base al quale il mi
nistro delle flnanze della Ger-
mania occidentale versera in tre 
anni all'apposita commissione 
ungherese la somma di 300 mi-
Uoni di marchi. pari a oltre SO 
miliaxdi di lire. 

erano stati destinati aveva su-
bito poco tempo prima un 
attacco molto duro da parte ' 
delle forze del PAIGC e gli 
ufficiali si preoccupavano so
lo di rinforzare le fortificazioni 
e costruirne delle nuove e al
io stesso tempo continuavano 
a martellare i soldati di di-
scorsi. II tema ricorrente era 
la diserzione, Minacce di pu-
nizioni terribili, accompagna-
te da maltrattamenti conti-
nui. per « togliere dalla testa > 
dei soldati 1 idea stessa della 
diserzione. L'effetto d esatta-
mente 1'opposto, perche pro
prio a forza di ascoltare le 
minacce e di subire maltrat
tamenti immotivati che Joao 
e Jose hanno deciso di fug-
gire. 

Aspettavano solo Poccasione 
buona. ma non avevano con-
fidato a nessuno il loro pro-
getto. Nell'esercito. come in 
tutto il Portogallo del resto, 
non ci si fida di nessuno. Gia 
il fatto di averne parlato fra 
di noi. mi dicono. era un'im-
prudenza. Un giorno. mentre 
si trovavano al lavoro fuori 
del campo. uno dei tanti epi-
sodi di brutalita — normal! 
nell'esercito coloniale — ha 
dato loro 1'occasione di fuggi-
re. Un soldato chiede dell'ac-
qua, il sergente gliela rifiu-
ta e la reazione del soldato 
provoca una rissa; nella con
fusione Joao e Jose riescono 
a fuggire. 

< In verita non sapevamo 
dove andare, avevamo molta 
paura di essere fatti prigio
nieri dal PAIGC. perche Tu
nica immagine che avevamo 
dei combattenti guineiani era 
quella che ci davano gli uffi
ciali nei loro discorsi: dei 
"selvaggi assetati di sangue". 
che ovviamente non conosce-
vano le regole del diritto in-
ternazionale che proteggono i 
i prigionieri. Noi pensavamo 
che incontrare gli uomini del 
PAIGC signiRcava la morte 
sicura. per cui decidemmo di 
fuggire verso la frontiera se
negalese e di consegnarci al
le autorita di quel paese >. 

Manuel, che della guerra 
ha avuto una esperienza di-
versa e piu lunga. aveva tut-
tavia la stessa paura al mo
mento della diserzione. «Io 
alia propaganda del governo 
non ci credevo, ma avevo 
visto cosa succedeva ai com
battenti del PAIGC quando 
cadevano prigionieri dell'eser-
cito portoghese. II prigioniero. 
che non sempre e un milita
re del PAIGC, ma un sempli-
ce contadino. un "sospetto". e 
accolto con le torture piu bru-
tali. Se poi si ha la prova 
della sua appartenenza alio 
esercito di liberazione viene, 
senza perdere tempo, passato 
per le armi >. 

Manuel, che prima di parti-
re per il servizio militare fa-
ceva il parrucchiere, non era 
del tutto, spoliticizzato. Rac-
conta che spesso si riuniva 
con degli amici a discutere di 
politica e che sentiva che le 
cose non andavano bene, non 
aveva perd nessun rapporto 
con le organizzazioni della op-
posizione. Poi Tesperienza gui-
neiana: il campo di Gabu do
ve si trovava ha subito in 
dieci mesi tre altacchi del 
PAIGC (molti dei compagni di 
Manuel sono morti); i maltrat
tamenti e le vessazioni era-
no all'ordine del giorno. cosi 
e maturata in lui a poco a po
co l'idea della diserzione. 

Ma la parte piu importan
te dell'esperienza dei tre gio
vani d stata la vita in comu
ne con i militant! del PAIGC 
ai quali le autorita senegalesi 
li avevano consegnati. A quel 
momento non avevano ancora 
superato i pregiudizi e t timo-
ri che l'azione c psicologica > 
e I'esperienza della guerra 
avevano fatto nascere in loro. 
La loro sorpresa e stata an
cora piu grande dunque nel-
Io scoprire una formazione 
politica e militare modema ed 
efficiente. nella quale la digni-
ta degli uomini e posta come 
regola fondamentale 6ei rap-
porti. * Non e tanto il fatto 
che fossimo trattati benissi-
mo. come ospiti di riguardo 
piu che come prigionieri di 
guerra che ci ha colpito. quan
to la vera democrazia esi-
stente nel PAIGC ». Una sco-
perta nuova ed entusiasman-
te per dei giovani portoghesi. 

« Con i militanti del PAIGC 
abbiamo compreso molte co
se. L'ingiustizia della guerra 
coloniale che avevamo intui-
to ci e apparsa in tutta la 
sua evidenza ed d stato anche 
chiaro per noi che la nostra 
scelta era giusta perche non 
e'e altra sofuzione che lotta-
re contro il regime di Cae
tano*. Manuel. Joao e Jose 
oggi si sentono pronti alia 
lotta politica. vogliono cono-
scere e capire. recuperare il 
tempo perduto. perche sanno 
bene che solo attraverso la 
lotta politica potranno rivede-
re il loro paese. 

Massimo Loche 

GROSSETO 

ci scrive il segretario della Federazione 

Come vogliamo 

utilizzare TUnita 
Un milione e 180 mila lire gia raccolte - II gior-
nale a tutti i militanti - Le eiperienze piu (rutluose: 
Arcidosso e Follonica • Gli abbonamenli collellivl 

LA a scllimana de^M ah-
honamenti » aWUnita 

e alle allre puhhlicazioni 
di Partito si e conclusa, in 
provincia di Grosscln, con 
un successo clic sepnn un 
nuovo lial/.o in avanti ri-
spclto ai risultati pia huo-
ni del 1970. In dieci gior
ni ill Invoro, prazic nlla 
moliililnzionc degli a Ami-
ci drll't/nifn n, delle sezio
ni, di tlirigenti c attivisti 
di Pnrtilo sono slali sotlo-
scrilti nuovi nlihonamenti 
per un vnlorc di un milio
ne e 180.000 lire. 

E* un risultato die ci 
conforla in qunnlo confer-
ma lo possibilita che esi-
stono per raggiungcre lo 
obicttivo che si e posto la 
nostra Federazione di fare 
in concreto delPt/ni/a e di 
Hinascila gli strumenti fon-
damentali di inrormazione, 
di oricnlanicnto e di mo-
bilitazionc politica. 

Ora lavoriniuo per genc-
ralizzarc 1* esperienza di 
questi 10 giorni c ci ponia-
mo l'ol>iettivo, senza fer-
marci ai primi successi, di 
andare molto piu avanti. 
Stiamo svolgendo, infatti, 
tutta una serie di riunioni 
che ci conscntono non solo 
di porre a tutto il gruppo 
dirigente la necessita di 
consolidare la diffusione e 
gli abbonamenli, ma anche 
di avere un quadro preci
se delle diverse eituazioni 
e di articolare piani di mo* 
bilitazionc e di permanen-
ze che ci portano a rontat-
to dirctto con ccntinaia di 
attivisti e di militanti. 

A Follonica, per esem-
pio, tutti i compagni che 

DIFFUSIONE 

abbiamo avvicinato, esclu* 
so uno che gia leggeva tut
ti i giorni I'Unita, hanno 
sottoscritto un ahlionamen-
to ad una pubblicazione. 
A Roccatcdcrigbi, una se-
zione di 150 iscritti, dove 
gia \i era un huon nume
ro di abbonali e una forte 
HifTu.-ioni', abbiamo sotto
scritto degli abbonamenli 
collcltivi per i giorni in-
frasettimanali fper i gior
ni cioe nri quali il gior-
nalo non poteva essere di-
stribuito dagli attivisti) 
con il risultato che nel 
1971 i compagni riceveran-
no complcssivamente 5.500 
copie in piu del nostro 
quotidiano. In altre sezio
ni si vonno realizzando ri-
sullati che sono altrettanto 
lusinghicri, come a Prate, 
a Manciano, Niccioletta e 
Monlcrotondo Marittimo. 
Ottimi risultati anche nel-
l'Arniata, do\c, in un paio 
di giorni di pcrmanenza 
ad Arcidosso, sono stati 
raccolli abbonamenli per 
180.000 lire. Tulta la Fe
derazione e impegnata, 
(convinla della validita 
politica ilel problema) dal 
responsahile Amici del-
l'Unita alia commissione 
propaganda, alle zone, agli 
organi dirigenti; dai primi 
nolevoli risultati (circa il 
70% delFohbiettivo abbo-
namenli a I'Unita gia rea-
lizzalo al 31 gennaio) na-
see la cerlezza che gli ob-
bietlivi saranno non solo 
raggiunli ma supcrati. 

Ivo Faenzi 
Segretario federazione 

PCI di Grosseto 

Si prepara la giornata del 21 febbraio 

I primi grossi impegni 

da Viareggio e Carrara 
I compagni dlscutono gli obietlivl per la nuova grande 

diffusione che faremo domenlca 21 febbraio per onorare • 
festeggiare la fondazlone del nostro giornale. 

I compagni della Versilia vogliono superare le 3.000 copie. 
Essi hanno discusso con II nostro ispettore I'oblertlvo flssato 
dal centro ed hanno deciso di aumentarselo. Ci sono tutte le 
condizloni per andare oltre le 3.000 copie. E la grande diffu
sione del 24 gennaio sta proprio li a dlmostrarcelo. E Lucca 
non vuole esser da meno: i compagni vogliono fare II c pleno >. 

Anche a Carrara si spera d; sflorare le 5.000 copie (co-
munque dl superare le 4.500). E' un obiettivo amblzioso ma 
sara sicuramente ragglunto. E I compagni di Massa ci annun-
ciano i primi 4 nuovi abbonamenli. 

Non diclamo cerfo queste cose per far piacere ai compagni 
versiliesi e apuanl. Scriviamo per tutti le loro esperienze per
che, esse, dlmostrano che quando si fa un lavoro organizzato 
i risultati non possono mancare. E non mancheranno. 

Naturalmente sappiamo che altre federazioni sfanno ve-
dendo i loro piani particolareggiati per la nuova giornata dif-
fusionale: molte vogliono raggiungere e superare l'impegno 
assunto II 24 gennaio In occasione della diffusione del cln-
quanfenario. E dove il lavoro non sara lasciato alia sponta
neity gli oblettlvi saranno raggiunti • superatl. 

A Santa Croce sulFArno 
siamo a 100 abbonamenti 

I compagni di Santa Cro
ce suU'Amo sono la punta 
avanzata della provincia di 
Pisa. Proprio in questi gior
ni stanno raggiungendo i 
100 abbonamenti aWUnita. 
Un bei successo. 

Naturalmente si sta facen-
do — come sempre — un 
buon lavoro anche In pro
vincia. I compagni hanno 
gia raccolto 40 nuovi abbo
namenti airi/m'fd. 25 nuovi 
abbonamenti a Rinascila e 

30 a Vie "Suave. Ma e pre
sto — ci dicono — per fare 
un quadro complete. Riman-
diamolo, dunque. di qualche 
giorno. E, intanto. le sezio
ni portano avanti i loro pia
ni per potenziare la nostra 
stampa. per orientare bene 
i compagni. Da Bientina ci 
fanno sapere die. in pochi 
giorni. vogliono raccogliere 
10 nuovi abbonati all'Unifd. 
Siamo sicuri che ci riutcl-
ranno. 

Ventimila lire in ricordo 

di un diffusore di Ancona 
€ „.Ti mando 20 mila lire 

perche le utilizziate man-
dando il giornale alle sezio
ni piu povere di Ancona. 
I compagni potranno cosi 
amggerk) e sara un altro 
modo di far conosccre a 
tutti non so!o YUnitA ma il 
nostro impegno per la nobi-
le e giusta battaglia che 
combattiamo... >. 

Cosi ci scrive la compa-

gna Claudia OrazietU per 
onorare. a un anno dalla 
scomparsa. suo marito. E-
nca Costa, per tanti anni 
attivo militante della sezio-
ne comunista di Chiaravalle 
di Ancona e vecchio amico 
dell'l/nifd: «H giornale che 
— ci scrive la compagna — 
quotidianamente leggeva e 
difTondeva con tanto impe
gno^ 

I compagni di Pisa puntano 
a superare le 19.000 copie 

I compagni di Pisa lavo-
rarvo socio sia nella raccolta 
degli abbonamenti che nella 
preparazione della grande 
diffusione del 21 febbraio. 

Per onorare la fondazlone 
deU'l/nifV} porteranno il no
stro giornale in 19 mila fa

miglie. E' l'impegno. appun-
to. per domenica 21 feb
braio Un impegno ambizio-
so: quello delle grandi oc
casion! £ tutlavia sperano 
di andare oltre in cuor loro 
pensano di raggiungcre, o 
sflorare. le 20 mila copie. 


