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In un clima di enfusiasmo e di passione politico 

Una grande manifestazione di internazionalismo 
ha concluso il Congresso nazionale del la FG CI 

SEGUE DALLA PRIMA 
Intellettuale, dnllo studio, dal-
l'apertura mentale. 

Ma i successl che registria-
mo in questo XIX Congres
so della FGCI ed il supera-
mento dl alcune tendcnze 
sbagliate del recente suo pas-
sato, sono anche 11 rlflesso 
di esigenzc D fenomenl piu 
profondl che si manifestano 
nello masse glovanili. 

La gloventii ha toccato con 
mono la fallacia dl certe sug
gestion!, il carattere elllmero 
di certe mode, scoprendo o 
rlscoprendo il valore di al* 
cunl momentl essenziali, come 
il momento della politica e 
del part it i, il momento della 
organizzazione, il momento 
dell'unita slndacale e politica, 
il momento insomnia della 
democrazla. E nello stesso 
tempo dalle nuove generazio-
ni, specie operaie, e venuto 
un potente impulso al rinno-
vamento del modo di essere 
e di operare, ed anche dl cer-
ti aspetti della linea politi
ca delle organizzazionl del 
movimento operaio. 

Dal confluire di questi due 

II discorso 
di Pajetta 
a Ferrara 

FERRARA, 28 niarzo 
Q u i n d i c i m i l a lavora-

tori, giovani, donne, demo-
cratici di Ferrara, sono stati 
i protagonisti oggl di una 
possente manifestazione po-
polare contro i rigurgiti fa
scist!, per la difesa e lo svi-
luppo della democrazla, per 
le riforme. La manifestazio
ne, organizzata dal nostro 
Partito, si e aperta con un 
immenso corteo che ha at-
traversato il cuore della cit
ta. conflucndo nella piazza 
Munlclpale, dove, dopo il Se-
gretario d e l l a Federazione 
compagno RubbI, ha preso la 
parola il -compagno on. Glan-
carlo Pajetta, della dlrezione 
del PCI. 

« Sottolineiamo innanzitut-
to — ha detto Pajetta — lo 
slancio antifascista ed il ca
rattere largamente unitario 
del moto che e in atto in tut-
to il Paese, come risposta ai— 
le provocazioni, come garan-
zia-di vigilanza di massa ed; 
al tempo stesso come ferma 
protesta contro la carenza del 
governo. La risposta unitaria 
antifascista, le manifestazioni 
e la rete che va tessendosi di 
comitati popolari corrispon-
dono ad un moto sociale e a 
uno sviluppo democratico piu 
generali. E" spinta unitaria 
quella che anima il vigoroso 
movimento sociale per le ri
forme e che dimostra come, 
partendo dalle cose, afrron-
tandole nella loro pur com-
plessa realta, e possiblle un 
discorso nuovo. Sono i sinda-
cati a dirci in queste ultime 
settimane che i lavoratori 
vanno verso l'unita, anche or-
ganica, superando le barrie-
re delle discriminazlonl ideo-
logiche e rompendo le gab-
bie di concezioni strettamen-
te rivendicative o di tipo cor-
porativo. 

« L'unita antifascista — ha 
proseguito Pajetta — corri-
sponde d'altra parte a un 
nuovo costume e a nuove 
esperienze democratiche, ad 
un dialogo che tende a liqui-
dare, in zone sempre piu va-
ste. Tanticomunismo ed a su-
perare le remore della "filo-
sofia" di un centra - sinistra 
che pur tenta di sopravvive-
re a se stesso come formula 
parlamentare. Eppure il ri-
chiamo all'antifascismo, la 
preoccupazione e anche l'al-
larme sono necessari — ha 
continuato Pajetta —; sa-
rebbe stolto nascondersi che 
il processo dello sviluppo de
mocratico e la lotta per le 
riforme suscitano la reazione 
di coloro che pensano di ar-
restarli e forse di rovesciar-
ne il corso. La provocazione 
fascists, anche nelle sue for
me piii grottesche, rapprc-
senta un pericolo perch6 e 
tollerata. protetta. finanziata 
da forze che puntano sul dl-
sordine per predicare la 
" moderazione " o peggio per 
awiare soluzioni autoritarie. 

«Ci preoccupa che il co-
mandante della «X Mas» 
possa complottare e mettersi 
in salvo, anche perche un 
ammiraglio che ne fu dipen-
dente approfitta della situa-
zione per minacciare " casl di 
coscienza antlcomunisti" nel
le Forze Armate. E ci preoc
cupa il "caso" dell'ammira-
glio Birindelli. che non da le 
dimissioni perchfc non c'6 un 
ministro che sappia tranquil-
larne la coscienza mandan-
dolo in pensione! Ci preoccu
pa la cospirazione che qual-
cuno presenta come un gioco 
puerile, perchd abbiamo un 
govemo che non sa rivelare, 
o non vuole. neppure i retro-

• scena di quello che si chiama 
. un "gioco" di fanatici e 
. sprowcduti. Ma non tanto da 
v" non trovare qualcuno piu 

sproweduto. Qualcuno cosi 
• sproweduto che gia prima 
• di lasciar scappare Borghese 
• e di ignorarne i finanziatori 

ed i seguaci. ha lasciatc tran-
quilio a Reggio Calabria il 

. sindaco Battaglia; ha per-
messo all'Aquila l'incendio 
delle sedi dei partitl e contl-
nua a lasciarci ignorare chi 
ha ucciso con una bomba a 
Catanzaro e chi sta dietro 

•la strage di Mllano. 
" * «In qucsta situazionc — 
ha detto ancora Pajetta — 

' non c'e altra soluzione che 
' nel coraggio dl un franco 

colloqulo e nella ricerca del-
'1'intcsa nccossaria fra le for
ze democratiche. 

olementi sono derivati alcuni 
del fenomenl piu positivi che 
sono stati qui sottolineati: il 
grande apporto delln gloven
tii operaia al processo dl svi
luppo dell'unita e della de
mocrazia sindacale, il rappor-
to piu ampio e saldo tra I 
giovani e il PCI, la stessa ri-
presa della FGCI ed anche 
di altrl movimenti glovanili de
mocratic!. Giustl e realistic! 
sono pertanto gli obiettlvl 
proposti dal Congresso non 
solo ai giovani comunisti, ma 
a tutte lo avanguardie glova
nili ed alle stesse forze poll-
tiche e sindacali piu avanzate: 
ottenere una piii larga par-
tecipazione dei giovani alle 
lotte di classn, democratiche 
ed antimperialistiche; far a-
vanzare l'unita del giovani e 
dei loro movimenti politici e 
social!; dare alia FGCI il ca
rattere di una vera, grande 
organizzazione di massa. II 
contributo, che in tal modo 
la FGCI da, e particolarmen-
te prezioso — ha affermato 
Berlinguer — in una situazio-
ne dl crisl politica e sociale 
acuta, che si prolunga da 
tempo, che ha come sua cau
sa e insiemo come effetto 
un logoramento ed un'lncer-
tezza nella dlrezione politica 
i quali aprono spazi all'inizia-
tiva dei nemici dei lavoratori 
e della democrazla. 

L'ltalia sta oggi attraver-
sando uno dei momentl cru-
ciali e anche piu difficill o 
pericolosi della sua storia re
cente. Se siamo davanti a 
un'attivlzzazlone di forze con-
servatricl e reazionarie sen-
za precedenti, e perche esse 
gia considerano intollerabili i 
primi spostamenti, che han-
no cominciato a spingere il 
Paese nella direzione di un 
mutamento dell'attuale bloc-
co di potere e dl un'avanzata 
delle class! lavoratrlcl. 

La crisi politica, l'acutezza e 
l'ampiezza dello scontro dl clas. 
se derlvano proprio dal fatto 
che una vera svolta In questa di
rezione, che pure 6 matura, 
non viene ancora attuata. E' 
difficile immaginare che le co
se possano continuare a lun-
go ad andare cosl. Prima o 
poi la bllancla dovra pende-
re da una parte o dall'altra, 
e se non si realizza la svolta 
per cui si battono le masse 
popolari, reale pub diventare 
il pericolo di un'involuzione 
conservatrice e reazionarla. 

Dopo aver affermato che il 
varco aperto dalle lotte del-
l'QUtunno non e stato chluso, 
e che ogni tentativo di spo-
stare a destra l'asse della po
litica italiana e stato finora 
sventato, Berlinguer ha tutta-
vla rilevato che gruppidi de
stra tentano oggi' &T' sposta-
re la. ]pro controffenslva su 

"altri plant, cercando - - e in 
parte rluscendo — a guada-
gnare nel Paese qualche po-
sizione. 

Tra le class! dirigenti bor-
ghesi (all'interno delle quail 
vi sono differenziazioni, poi-
che parte di esse puntano a 
uno spostamento a destra per 
altre vie) agiscono oggi for
ze, che cercano ormai consa-
pevolmente di spingere gli 
sviluppi politici verso la pro-
spettiva di uno scontro fron-
tale. 

Questo non e il nostro o-
rientamento, innanzitutto per
che vogliamo evitare al po-
polo italiano una prospettiva 
di una guerra civile di inim-
maginabili prooorzioni e in 
ogni caso di tragiche conse-

guenze; ed anche perche sia
mo convinti che il terreno de
mocratico 6 11 rjiu favorevo-
le, nelle condizioni.del nostro 
Paese, all'avanzata delle clas-
si lavoratribi, come ha con-
fermato l'esperienza degli ul-
timi anni. 

Diciamo pertanto p a r o l e 
chiare, con la slcurezza dl es
sere ascoltatl e presl sul se-
rio. giacche tuttl sanno in 
Italia che il nostro partito 
non e abituato alle dichiara-
zioni tracotanti o alle mi-
nacce a vanvera. Ebbene. I 
gruppi fascisti, l gruppl del-
l'awentura reazionarla e an
che certl gruppl Imperlallsti-
cl stranlerl, i quail si pro-
pongono quella prospettlva 
sciagurata, si rendano conto 
che noi siamo un tale parti
to e che in Italia e vivo un 
tale movimento popolare, che 
saprebbero opporsi, con tuttl 
i mezzl necessari, a qualsiasl 
tentativo di schlacciare con la 
forza la liberta e l'indipen-
denza nazionale. 

Dicendo questo, confermia-
mo con forza, nello stesso 
tempo. 11 nostro orientamento, 
il quale consiste da una par
te nel fronteggiare le Inlziati-
ve fasclste e I tentativl rea-
zionarl sviluppando un gran
de e unitario movimento di 
massa, e dall'altra parte nel 
portare avanti la lotta per un 
programma dl riforme, dl e-
spansione democratica, dl co-
struzione di nuovi schiera-
menti sociali e politici. 

Berlinguer ha quindi rileva
to come i meccanlsml stessl 
dello sviluppo capltallstlco sia-
no alia base delle contraddi-
zioni e degli squilibri fonda-
mentali tra Nord e Sud, tra 
industria e agricoltura, tra 
citta e campagna e tra consu-
mi individual! e consumi so
ciali. E' questo corso irrazio-
nale e mostruoso che sacrifi-
oa o comprlme le esigenze 
vltall della gloventii (11 lavoro. 
la salute fisica e morale, la 
dignita, la oersonallta, la li
berta) e disperde ogni pro-
spettiva, ogni avvenire. Se e 
vero, infatti. che lo sviluppo 
spontaneo del nostro sistema 
capitalistlco richlede un ri-
cambio di manodopera a rit-
mi sempre piii serrati. e per-
cib 1'utilizzazione della forza 
lavoro giovanile nelle condi-
zioni del piii duro sfruttamen-
to, e vero anche che esso 
crea e allarga incessantemen-
te aree e sacche di sottosvi-
luppo, lasciando inoccupate o 
abbandonando ai margin! del
la vita produttiva immense 
energie giovanili (gioventu me-
ridionale, la grande magglo-
ranza delle ragazze, i neo di
plomat! e laureati). 

Nel campo della £CUOla, la 
spinta crescente del popolo 
a liberarsi dall'analfabetismo 
e daH'ignoranza ha reso impe-
tuosi la domanda d'lstruzione 
e l'aumento della popolazione 
scolastica, peraltro ancora li-
mltata dalle barriere di clas-
se. Ma a questa spinta non 
corrispondono ne una strut-
tura della scuola e dell'inse-
gnamento capace di riceverla, 
ne un mercato del lavoro a-
deguato ai nuovi Hvelli di qua-
lifica e di capacita culturale. 

Lasciando in vita gli attua-
li meccanismi capitalistic!, tut
te queste contraddizioni e que
sti squilibri non potranno che 
aggravarsi: percib i giovani 
non accettano piii 1'inganno 
delle classi diligent i borghe-
si e delle loro rappresentan-
ze politiche e governative. 

Ma a questo destlno l'lta
lia pub e devo sfuggire. L'o-
biettlvo centralo che indlchia-
mo e quello dl una utlllzza-
zione e mobllltazione di tutte 
le risorse occorrenti a garan-
tlre la piena occupazione: una 
piena occupazione che utillz-
zl> le energie della gioventu al 
masslmo Tlvello tecnologico e 
sclentifico storicamente rag-
giunto. 

Si tratta, a tale scopo, dt 
lottare nella fabbrlca e nella 
societa, per lmporre trasfor-
mazioni economlche e muta-
mentl nel rapporti sociali e 
politic!, sulla linea dl una 
programmazione che, secondo 
noi comunisti, sara reale se 
portera alia liquidazlone pro
gressiva ma rlgorosa del po
tere dl scelta e del domlnlo 
del gruppl monopolistic!, e 
se determinera 1 affermazio-
ne delle posslblllta di scelta 
e dell'egemonla di un potere 
pubblico democratico, fonda-
to sull'appoggio delle masse 
popolari. 

Berlinguer ha quindi rileva
to che la strategia delle rifor
me e inseparabile da una 
trategia delle alleanze, ed e 
intimamente connessa con la 
lotta per un mutamento ne-
gli indlrlzzl dl governo e nel 
rapporti dl potere nella so
cieta e nello Stato. 

Due grandi obiettlvl dl fon-
do noi indichiamo a questo 
rlguardo — ha proseguito Ber
linguer —: in primo luogo, 
a tutte le forze democrati
che poniamo l'eslgenza di por-
re fine al regime tendenzial-
mente oligarchico e non au-
tentlcamete democratico, che 
vige in Italia da venticlnque 
anni dopo la rottura dei go
vern! di unita democratica. II 
gruppo che dirige il Paese 
ha agito, da alora, con lo 
scopo dl mantenere il pro
prio esclusivo potere, impo-
nendo una preconcetta discri-
minazione nei confront! del-

Incontro 
a Firenze 

con esponenti 
indocinesi 

FIRENZE, 28 marzo 
Per inizlatlva di alcune per

sonality fiorentine promotrl-
c! del Comitato nazionale Ita-
lia-Vietnam si e svolto nella 
sede dell'amministrazlone pro-. 
vinciale di Firenze, un incon
tro con le • personality politi-. 
che vietnamlte, laotiane e 
cambogiane present i al con
gresso della FGCI. 

Sono intervenuti il presiden-
te della provincia di Firenze, 
prof. Luigi Tassinari, gli as
sessor! provincial! Calazzo, 
Guarnieri e Rinfreschi, il dot-
tor Enzo Enriquez Agnoletti, 
il senatore Franco Calaman-
drei, nonche esponenti fioren-
tini del PSI e del PCI e dei 
rispettivi movimenti giovanili. J 

Durante il colloquio sono 
stati affrontati vari argomenti 
concernenti la situazione ve-
nutasi a creare nel Sud-Est 
asiatico c le iniziative delle 
forze politiche italiane inte-
ressate ad una soluzione del 
conflitto che assicuri liberta 
e indipendenza al popolo viet-
namita. 

II suluto dei delegati esteri e dei 
movimenti giovanili democratic! 

le conclusion! del compagno Borghini, che e stato rieletfo segrefor/o 

FIRENZE, 28 marzo 
II Congresso nazionale della 

FGCI si e concluso in un cli
ma dl grande entuslasmo e 
di elevata passione politica: 
sia il discorso del compagno 
Berlinguer, sia i salutl dei 
rappresentanti di delegazioni 
estere, sia le conclusioni del 
compagno Borghini — rieiet-
to airunanimita segretario na
zionale della FGCI dal nuovo 
comitato centrale composto 
di 120 membri — sono stati 
occasione per grandi manife
stazioni di solidarieta interna-
zionalista punteggiate da rei-
terati appalusi e dal canto de
gli inni della lotta e della Re-
sistenza. 

Dope gli interventi di 3er-
toni di Parma, di Ciconte di 
Torino, della compagna Bal-
lotta di Modena, che hanno ri-
ferito interessanti esperienze 
ed iniziative delle loro citta, 
e salito alia tribuna il com
pagno Enrico Berlinguer ac-
colto da una prolungata ova-
zione dl tutti i congressisti 
in piedi ai quali si sono ag-
gumti centinaia di compagni 
fiorentini accorsi nella grande 
sala deH'Auditorium del Pa
lazzo dei congressi. Al termi-
ne del discorso del compagno 
Berlinguer — che riportiamo 
in altra parte del giomalc —. 
il compagno Borghini gli ha 
consegnato una targa 

Lunghi applausi hanno salu-
tato un telegramma di saluti 
inviati dal compagno Polano. 
primo segretario della FGCI. 

Successivamente sono sa!i-
ti alia tribuna, accolti da af-
fettuose manifestazioni, i 
rappresentanti delle delegazio
ni estere che ancora non a-
vevano preso la parola: il 
xappresentante della gioventu 
Sudanese che ha sottolineato 
II valore della svolta progres-
sista del 1969; il compagno 
Blanco (Argentina), che ha 
denunciato i plani cversivi del
le forze militari legate all'im-
perialismo c l'azione eroica 
delle forze popolari e demo
cratiche; il compagno Gambo-
surcn della Mongolia, che ha 
consegnato una bandicra ros-
sa alia presidenza del con

gresso; il compagno Mun 
Bion Rok della Repubblica 
popolare della Corea; il gio-
vane Stayrakos della gioventu 
Lambrakis, (l'altro giorno, di-
versamente da quanto da noi 
pubblicato, aveva parlato il 
rappresentante dei gio\~ani co
munisti greci) 

II compagno Borghini ha 
tratto le conclusioni richia-
mandosi alle indicazioni del 
compagno Berlinguer che sa-
ranno alia base del lavoro fu-
turo della organizzazione gio
vanile comunista. Ha sottoli
neato il significato altamente 
positivo del congresso che ha 
rappresentato un moment" 
importante per l'unita della 
gioventu comunista la qua
le. dopo questo confronto a-
perto e democratico, pub con-
sapevolmente e senza intral-
ci dirigere la grande spinta 
di rinnovamento e di progres-
so che sale dal Paese e in 
primo luogo dalle masse gio
vanili. Si tratta di una vitto-
ria e di una conquista che 
investe tutta la gioventu ita
liana e che rappresenta un 
contributo alia elaborazione 
strategica del Partito, il qua
le oggi pub contarc sull'ap-
porto rreativo di migliaia di 
giovani comunisti: non ap-
piattimento o allineamento fi-
deistico. ma cosciente parte-
cipazione ad un discorso nuo
vo ed impegnato su tutto lo 
arco della problematica della 
societa italiana che affida ai 
giovani comunisti ur. ruolo 
ben preciso. Un ruolo storico 
che deve guardare alle masse 
giovanili, ai loro bisogni. in-
terpretarne le aspirazioni per 
dare ad esse uno sbocco poli
tico che deve affrontare il 
problema drammatiro dei gio
vani del Mezzogiomo. che de
ve collegare le rivendicazioni 
delle masse studentesche per 
\ma scuola rinnovata nel sol-
co piii generale delle lotte 
della classe operaia per il 
rinnovamento della societa ita
liana. Le ultime parole di 
Borghini sono state saluta-
tc dal canto dell> Intemazio-
nale it e di « Bandlera rossa » 
da parte di tutti l congressi

sti. Un telegramma di solida
rieta e di plauso e stato in-
viato ai compagni di Caglia-
ri che hanno coraggiosamen-
te respinto la vile aggressio-
ne fascist a. 

Nel corso della seduta di 
ieri si era avuto un momen
to di particolare interesse 
quando sono inter\enuti i rap
presentanti dei movimenti gio
vanili democratici II repub-
blicano Marchesi ha affermato 
che le convergenze sul terre
no dell'antifascismo devono 
essere viste come punto di 
partenza della ricerca di nuo
vi schieramenti politici con-
siderando morto e sepolto il 
centro-sinistra. 

II dc Pignata ha espresso 
positive valutazioni sulle con
vergenze tra i movimenti gio
vanili e in particolare con i 
giovani del PSI e del PCI, non 
solo per respingere le tenta-
zlonl neofasciste o autorita
rie. ma anche nella scelta di 
una strategia di riforme. 

Ai problemi deH'imperiali-
smo si e richiamato il com-
pagro Villettl del movimento 
giovanile ;=ocialista, afferman 
do la nece^sita di ricercare i 
modi per conseguire una rea
le indipendenza nazionale e 
per sot"trar»i all'influenza de
gli imperialisti americani 

Gli uitimi ^aiuti uri rap 
presentanti stranien erano 
stati port at: ieri dal delegato 
del Fronte di liberazione na
zionale algerino Hocine che 
ha sottolineato il rafTorza 
mento della solidaneth tra 
la gioventi: italiana e quella 
algerina nella lotta anticoln-
nialista <* antimperlalista e 
dalla rappresentante del Co
mitato per la liberazlone del
le colonle portoghesl. Franci-
sca Fereira ha ringraziato :1 
popolo italiano. il PCI, le for 
ze democratiche per il con
tributo dato alia realizzazione 
della conferenza tenutasi a 
Roma nel TO e, dopo aver 
sottolineato i risultati della 
lotta d! liberazione dal colo-
nlalismo portoghese, ha rlaf-
formato la volonta dei popoli 
afrlcanl dl battersi fino alia 
liberazione totale. 

la parte piii attlva del Paese, 
dl quella parte che noi rap-
presentlamo, cho 6 stata du
rante la lotta antifascista, ed 
c rimosta in tuttl gli anni 
successivi alia vlttoria della 
Resistenza e della Repubbli
ca, il fondamento e il presi
dio prlncipale delle istituzio-
ni democratiche. Bisogna 
spezzaie questo ingronaggio, 
che e all'origlne del deterlo-
ramento delle lstituzloni, e 
che ha gia portato piu volte 
e che pub portare ancora al
le piii gravi minacce dt invu-
luzlonl reazionarie; bisogna as-
stcurare in Italia una pienezza 
di vita democratica, di libera 
dlalettica politica. 

Per la politica estera, l'o-
blettlvo dl fondo che not po
niamo b quello dl svincolare 
flnalmente il libero sviluppo 
economlco, sociale e politico 
Italiano dal ceppl, dalle Ipo-
teche, dal condlzlonamentl 
dello stranlero. Oggl piii che 
mai si awerte questa neces* 
slth: anzltutto perche l'avan-
zata del movimento operato 
e la maturazione dl una svol
ta democratica sono giunte a 
un punto tale che, per anda
re avanti, c'e bisogno che il 
popolo Italiano riacquisti ple
na liberta dl disporre del pro
prio awenire, del proprio po
tere sovrano; in secondo luo
go perche l'accentuazione ag-
gresslva della politica amerl-
cana spinge gli Stati Unitl a 
esercitare un masslmo dl pres-
slonl per impedire — alio 
scopo di garantlrsi la plena 
fedelta delle proprie allean
ze — qualsiasl mutamento nel 
Paesl che, secondo i dirlgen-
t! americani, dovrebbero ap-
partenere per sempre alia lo
ro sfera di influenza. 

Mentre mantenlamo ferm! i 
nostrl obiettlvl fondamentall 
dell'uscita dalla NATO, della 
neutralita dell'Italla, della 
non adesione, anche per il fu-
turo, a qualsiasl blocco, vo
gliamo perb dare il nostro 
contributo di lotta per ogni 
atto ed inlzaltlva, anche per-
ziale, che vadano in direzio
ne sia del superamento del 
blocchl sia del conseguimen-
to di una crescente autonomia 
nazionale. In questo senso in-
vitiamo anche voi, giovani co
munisti, a ricercare tutte le 
possibili convergenze attorno 
a precisi obiettlvl, come il ri-
conoscimento della Repubbli
ca democratica del Vietnam, 
della RDT, della Corea popo
lare, per la convocazlone del
la conferenza sulla slcurezza 
europea, per una soluzione pa* 
clfica del conflitto del Medio 
Orlente. 

Alia progressiva realizzazio
ne di questo programma di 
trasfoTTnazione sociale. di a- -
vanzata democratica, di affer-
mazione autonoma della fun-
zione dell'Italia nel mondo, 
siamo convinti che e Interes-
sata profondamente la gran
de maggioranza del popolo e 
della gloventii italiana. Che 
esso si attui dipende in lar
ga misura dairimpegno di 
lotta e dall'apporto creativo 
delle energie giovanili. Que
sto e dunque il ruolo decisi-
vo — ha continuato Berlin
guer — che spetta alie gio
vani generazioni italiane, ai 
loro autonomi movimenti, al
ia FGCI. Ne esistono le con-
dizioni, come e dimostrato 
dalla rapida maturazione di 
una coscienza anticapitalisti-
ca nella gioventu operaia, dal 
fatto che gli stessi movimen
ti giovanili si collocano alia 
sinistra degli altri partiti ed 
alio stato di malessere, di ri-
bellione nel confront! dell'at
tuale societa che sono diven-
tati o tendono a divenire sem
pre fenomeni di massa. 

Proprio per essere dlventa-
to fenomeno di massa, que
sto stato di ribellione si e-
sprime nelle forme piii diver
se. Non va sottovalutata la 
presa che possono avere le 
forze reazionarie nello sfrut-
tamento di tale carica di ri
bellione. e nell'indirizzarla 
verso obiettivi falsi ed illu-
sori. Ma questi tentativi pos
sono avere successo solo se 
il movimento operaio, il no
stro Partito, la FGCI. i movi
menti giovanili democratici 
non sapranno fare proprio 
questo stato di malessere e 
di ribellione e indirizzarlo 
contro i veri nemici dei gio
vani, dei lavoratori, delle po-
polazioni meridionali. della 
democrazia. 

Dopo aver ricordato i tre 
grandi fronti sui quali de-
\-ono dispiegarsi l'iniziativa e 
la lotta dei giovani romuni-
5ii: quello economico socia
le. quelio politico e quello 
ideale. Berlinguer — osser-
vando che su moltl aspetti la 
rclazionc del compagno Bor
ghini e il dibattito congres-
suale hanno giii fomito im
portant! e precise indicazioni 
— si e particolarmente soffer-
mato sulle questioni della lot
ta ideale e del movimento 
studentesco. A proposito di 
questo. rilevando che una 
delle ragioni della sua crisi 
sta nel carattere ideologico 
impresso™li dai gruppi che 
riuscirono a prendere nel 196B 
la sua direzione. egli ha af 
fermato che tale rilievo non 
significa che i mo\imenti de
gli student i non riebbano a-
\-ere un carattere politico in j 
senso antifascista. democrati- I 
co e antimperialista. Nello I 
stesso tempo rssi deblx>no j 
pero poire al centro della lo
ro battaglia, come loro ap 
porto concreto alia lotta ge
nerale per la democrazia. le 
questioni della riforma della 
scuola 

L'ingresso delie nuove gene
razioni nella lotta politica, ha 
quindi proseguito Berlinguer 
— riferendosi soprattutto agli 
student! e principalmente a 
quelli provenlenti da strati so
cial! borghesi o piccolo bor-
ghesl — e un gmnde fatto 
nuovo e positivo che pone pe
rb alia classe operaia e al 
suo Partito l'esigenza della 
conquista di una egemonia, 
at tra verso un confronto e una 
lotta nel liguard! di modi 
di pensare, che caratterizza-
no questi strati anche quan
do si awiclnano alia classe 
operaia. Di modo che la ri

cerca di alleanze con essl si 
intreccl sempre con una lot
ta culturale ed ideale. 

In questa azione si 6 certo 
condizlonatl dalla crlsl della 
cultura italiana e da una piii 
generale crisl di valorl ideali, 
per cul e Imposslbile rldurre 
questa battaglia dl grande 
resplro agll slogans sulla cul
tura dl classe, che andreb-
be conslderata una cultura 
altemativa. Gia Lenin, nel 
1920, dichiarb che «la cultura 
proletaria deve conslstere nel
lo sviluppo slstematlco d! tut-
to 11 sapere che fu elaborato 
daU'umanlta sotto il glogo 
della societa del capltallstl, 
della societa del proprietarl 
fondlarl, delta societa del bu-
rocrati». 

Dopo aver affermato che il 
PCI si battera perche alle e-
lezlonl politiche del 1973 pos
sano votare tuttl i giovani 
sopra 1 18 anni, ed aver sot
tolineato la necessita dl un 
plti forte Impegno della FOCI 
sul problemi delle ragazze 
(occupazione ed emancipazlo-
ne), Berlinguer ha Indlcato 1 
prlncipall compitt della FOCI 
sul piano organlzzatlvo per 
darlo un effettlvo carattere dl 
massa. SI tratta di agire per 
un conslstente aumento degli 
iscritti e del numero dei cir-
coll, 1 quail devono essere ar-
ricchltt da una multiforme 
attlvita in tutti i camp! che 
interessano 1 giovani. In que
sto sforzo Berlinguer ha assi-
curato tutto l'aiuto possiblle 
da parte del Partito e delle 
sue organizzazionl, da! comi
tati regional! alle sezioni, a! 
compagni che operano nelle 
assemblee elettive. 

I grand! risultati del XIX 
Congresso — ha concluso 
Berlinguer — sono il modo 
con cui 1 giovani comunisti 
hanno voluto celebrare il 50° 
anniversarlo del Partito e del
la FGCI. Ma un'altra data 
vorrei ricordare: proprio og
gi ricorre il primo centena-
rio della proclamazione della 
gloriosa Comune di Parigi. 
Carlo Marx scrisse che nel 
marzo del 1871 il popolo, 11 

f iroletarlato parigino «dette 
'assalto, la scalata al cielo», 

non intendendo certo un Irrag-
giungibile firmamento, una 
inafferrabile Utopia. Anche dl 
11 noi veniamo, giovani com
pagni della FGCI, anche di 
11 riceviamo inesauribile im
pulso per continuare oggi e 
portare a complmento vitto-
rioso l'assflto al cielo. 

Le conclusioni del compa
gno Berlinguer sono state ac-
colte da una intermmabile o-
vazlone. Per molti minuti i 
congressisti hanno applaudi-
to, scandendo lo slogan: a Vi
va il marxism© - viva 11 le-
ninismo - viva la via italiana 
al socialismo!». 

A Valmozzola. suHfAppennino fra la Spezia e Parma 

Comment orati 8 fucilati 
dagli sgherri di Borghese 

L'eccidio il 17 marzo 1944 - Prcsenti alia manifestazione 
antifascista numerosi sindaci, uomini politici, giovani - Un 
telegramma del presidente della Giunta cmiliana, Fanti 

DALL'INVIATO 
VALMOZZOLA, 28 marzo 

Poche case, quasi tutte abi-
tate da ferrovlerl e contadi-
nl, dlstese lungo la Voile del 
Taro che e percorsa dalla li
nea ferroviarla Parma-La Spe
zia. Qui, il 17 marzo 1944, si 
compiva uno del piii efferati 

e crudeli criminl dl Valerio 
Borghese. Dopo tre giornt di 
indicibill torture, otto giova
ni, tra cut due russl, venlva-
no fucilati dagli sgherri del
la X MAS. Subito dopo i mil-
ri della Spezia, della Lunlgia-
na, del Parmense, venivano 
ricoperti dagli lgnoblll manl-
festl firmatl dal «Principe 

II dolore della 
madre dell'ucciso 

6ENOVA —- II frattllo • la madre dt Alauandro Florii plangono il 
loro caro ntlla camara ardania allastita nella sade dalt'lititbio Casa 
Popolari. (Telefoto AP) 

Risvolto imprevisto nella tragka rapina di Qenova 

ii «terzo uomo» era stato 
preso ma riusci a fuggire 
E' on giovane dei capelli rossi - La Mobile: «JVon ne sappia-
mo menU, sara scappato a qualcan altro» - Indagini estese a 
Trento: anche in quella zona interferenze nelle emissioni televi-
sive simili a quelle di Genova - Oggi i fanerali di Alessandro Floris 

DALLA REDAZIONE 
GENOVA, 28 marzo 

II terzo uomo della tragica 
rapina di Genova sarebbe 
sfuggito agli agenti mentre lo 
stavano accompagnando in 
Questura. La notizia che, ov-
viamente, non ha trovato con-
ferma negli ambienti della 
polizia, spiegherebbe il nervo-
sismo con il quale viene com-
pletato il rapporto che deve 
essere presentato al magistra-
to inquirente dott. Trifuoggi. 

Interpellato sulla fuga del 
terzo uomo, il dott. Costa, ca
po della Mobile di Genova. 
ha cercato di trincerarsl in 
una smentita dichiarando: 
« Non ne sappiamo niente, as-
solutamente. Noi almeno non 
ne sappiamo nulla. Se non e 
scappato a qualcun'altro ». 

C'e chi afferma d'aver no-
tato l'arresto del <r terzo uo
mo » della tragica rapina di 
Genova: un giovane dai ca
pelli rossl, segnalato nella 
precedente rapina alia filiale 
della Cassa di Risparmio di 
Cornigliano, compiuta I'll 
marzo scorso. 

n w ferzo uomo » assume un 
particolare valore anche in 
merito alle voci sull 'organiz
zazione svelata dalle indagini 
sul rapinatore-assassino Ma
rio Rossi e sul suo compli
ce. tardo di mente, Salvatore 
Ardorino. Come e noto. nel 
magazzino-garage del Rossi, 
in via Piacenza, vennero rin-
venute cariche di esplosivo 
pronte all'uso e apparecchl 
radio-trasmittenti che gli in-
quirentt hanno provaio, sunu 
risultati perfettamente inseri-

A Roma 

Ladri traditi 
da un congegno 

di allarme 
ROMA, 28 marzo 

Due ladri che avevano ru-
bato in un'oreflceria una de
rma di chili di argenteria 
s<̂ no stati arrestati da una 
pattuglia della <i Volante •. 

I due, che sono stati rin-
enmsi nel carcere di «Regi-
na Coeli », sono Salvatore Mi-
chele Barracu. di Ostieri. di 
.19 anni, e Sergio Bontempi. 
di 47 anni. senza fissa di-
mora. 

Essi, entrati indisturbati 
neU'oreficeria di Ermanno 
Rocchi in via Rietl, attraver-
so un foro praticato in un lo- j 
cale accanto avevano comin
ciato a svaligiarla quando, al-
l'improv\riso, c suonato il 
congegnu di allarme. 

Un inquilino del piano di 
sopra, richiamato dal suono 
della sirena, ha rilevato la 
targa di un furgoncino con 
il quale i due ladri stavano 
allontanandosi 

Poco dopo una pattuglia 
della «Volante» che ha in-
crociato l'automezzo in fu|a 
ha arrestato i ladri 

NeU'Eporcdiese 

Noto alpinista 
muore sciando 

ucciso da infarto 
IVREA, 28 marro 

Luciano Beltrame. nota fi-
gura di alpinista. consigliere 
nazionale del Club Alpino, gui-
da onoraria della Val d'Ayas, 
e morto oggi all'eta di fiO an
ni durante una gita sci-alpi-
nistica. 

II Beltrame. dirigente del 
reparto colonie della Olivetti, 
era salito con un amico. Fran
co Foscale, sul Mombarone, 
un monte di 2.370 metri a 
qualche chilometro da Ivrea. 
Mentre sciando scendeva a 
quota duemila, il Foscale si 
e accorto di essere rimasto 
solo. Tomato indietro ha tro
vato il Beltrame inanimato. 
La morte e soprawenuta per 
paralisi cardiaca. La salma 
del Beltrame b stata portata 
ad Ivrea da una squadra del 
soecorso alpino. 

Durante la guerra Luciano 
Beltrame aveva alutato ad 
espatriare numerose persone 
ricercate — anche per motivi 
razziali — da nazistt e fa
scisti. 

ti nel primo canale TV, come 
lo era la radio pirata intercet-
tata in diverse zone di Geno
va. Gli inquirenti hanno tra-
smesso un disco con una can
zone di Sinatra. E' stata udi-
ta in vari punti della rete 
televisiva. 

Traspare adesso la figura 
del « terzo uomo ». Potrebbe 
risultare il cervello della ban-
da, questo individuo dai ca
pelli rossi, di cui la questu
ra non fa il nome, e che sa
rebbe scappato dopo l'arre
sto. SuU'esistenza di costui 
non ci possono essere dubbi 
di sorta. 

La vicenda della «128» in-
testata al Rossi lo sta a di
mostra re. II «terzo uomo» 
certamente aspettava a bordo 
dell'autovettura i due in Lam-
bretta. L'inseguimento degli 
assassini Ilia indotto ad al-
lontanarsi. La «128» e stata 
trovata dopo un giorno in via 
delle Gavette totalmente ?po-
glia aH'interno. 

II «terzo uomo », visto fal-
lire il colpo. ha attest) il mo
mento piii opportuno per gui-
dare il veicolo nel luogo do
ve e stato rinvenuto ieri. Gli 
operai del cantiere edile han
no ribadito che la «128», 
nuova e di un marcato color 
verde. e stata da loro notata 
il giorno dopo la rapina. 

Sul risvolto pseudo-ideolo-
gico della vicenda di banditi-
smo proseguono intanto le in
dagini. II dottor Catalano, ca
po della Squadra politica og
gi ha dichiarato che 1'inchie-
sta c stata allargata a Tren
to dove, in questi uitimi 
tempi, erano state registrate 
interferenze nelle trasmissioni 
sul primo canale TV dello 
stesso tipo di quelle awenute 
piii volte a Genova. 

Domani mattina. intanto. 
avranno luogo i funerali del 
fattorino ucciso dal Rossi. La 
salma di Alessandro Floris c 
stata trasferita questa sera, 
alle 18, daU'obitorio comuna-
le di San Martino alia came
ra ardente allestita nella se
de dell'Istituto autonomo Ca
se Popolari, in via Bernardo 
Castello. II corteo si formera 
alle 9,30 e muovera verso la 
chiesa di via Bertuccioni, do
ve, alle 10,30, avra luogo il 
rito funebre. 

g. t. 

Valerio Borghese» col tltolo 
« Giustizia e fatta >» e recante 
la notizia che « una banda di 
cosiddetti partigiani» era sta
ta sterminata per rappresa-
glta. 

I partigiani e gli antifasci
sti della Llguria, della Tosca-
na, deU'Emilia-Romagna sono 
tornati qui oggl per onorare 
quel pat riot I dando vita a una 
grande manifestazione dalla 
quale e scaturito un fortissi
mo impegno unitario. 

Tutte lo forze sinceramente 
raccolte nel comitati unitan 
della Resistenza delle province 
dl Parma, La Spezia e Car
rara (ANPI. ALPI, FIAP, Par
tigiani cristlanl) hanno volu
to rinnovare la loro volonta 
dl far avanzare il nostro Pae
se sulla via del progresso, col-
pendo il fascismo nelle sue 
radicl plii profonde. C'erano 
molti giovani. numerosi sln-
dacl, tra cui quelli di La Spe
zia, dl Sarzana, Pontremoli. 
Borgo Taro, rappresentanti 
delle province dl Parma e 
Massa Carrara, il senatore 
Bertone, Ton. Fasoli. SI so
no raccoltl in un prato, at
torno ad un palco eretto nel 
punto esatto in cul le mi-
tragllatncl del wprincipe ne-
ro» falclarono gli otto pa-
triotl. 

II piii giovane aveva sedlci 
anni, il piii vecchio ventidue. 
Si erano riuniti subito dopo 
1'8 settembre 1943, dando vi
ta ad una delle prime forma-
zloni purtigiane, operanti in 
uno dei punti strategicl piii 
importanti del nord Italia. 
Vennero catturati il 14 mar
zo 1944, 24 ore dopo l'eroico 
assalto al treno nella stazio-
ne dl Valmozzola. In quella 
coraggiosa azione tre parti
giani prlgionien rinchiust nel 
treno venivano liberati. due 
ufficiali della X MAS uccisi. 

« 
La rabblosa reazione fasci-

sta si scatenava nelle monta-
gne circostanti. Guidati da un 
delatore, 40 uomini di Bor
ghese si portavano sul monte 
Barca, rlrcondando a colpo 
slcuro una mlnuscola casetta 
costrulta in pietre a secco, 
adibita a esslccatoio. Vi ave
vano trovato rifugio per pro-
teggersi da una bufera di ven-
to, tredicl partigiani guidati 
dal loro comandante, Erne
sto ParduccI, che fu l'unlco 
a mettersi m salvo, benche 
gravemente ferito. 

II combattimento duro H 
lungo: i patriot! si arrende-
vano soltanto dopo aver esau-
rito le poche munizioni. II 
patriota Luigl Giannettt mo-
riva in combattimento, insie-
me a due russi. Un terzo so-
vietico, anch'egll evaso dal 
campo di concentramento di 
Reggio Emilia, rimaneva fe
rito. Ferito anche un italiano. 
Luciano Righi, che perb ve-
nlva subito dopo fucllato per
che Incapace dl cammlnare 
da solo. Gli altri, Gino Pa-
renti, Angeiu DrOgu, Gino Ge-
rini. Ubaldo Cheirasco, Do-
menico Mosti, Giuseppe Ten-
dola e i due russi venivano 
condotti a La Spezia al co-
mando della X MAS. 

I giovani venivano tortura-
ti. lasciati senz'acqua e senza 
cibo. 

I patrioti vennero poi por-
tati sul prato deU'eccidio. 

Alia proposia di fucilazione 
alia schiena, si ribellarono 
chiedendo di essere fucilati 
al petto, come del leali com-
battenti. II capobanda, tenen-
te Dettoni, pur a malincuore 
aderi alia richiesta. Ma si 
ebbe ancora un generoso de-
siderio dei patrioti: far co-
noscere che uno di loro, Ma
rio Galeazzi era stato costret-
to con la forza ad entrare 
nel gruppo. Fu uno dei capo-
rioni a far uscire il Galeazzi 
dalla fila. Era salvo. 

Gli otto patrioti morivano 
al grido di «Viva l'ltalia ». A 
Ubaldo Cheirasco fu poi con-
cessti la laurea postuma ad 
honorem. Un busto ricorda 
il sacrificio del giovane stu-
dfoso allTJniversita di Pisa. 

La manifestazione di Val
mozzola non e solo servita 
per rinnovare 1'impegno uni
tario antifascista e per far 
esprimere una forte denuncia 
del Iosco groviglio di com 
plicita che copre gli auton 
dei complotti, nel discorsi del 
sindaco Giuseppe Moiinari e 
dell'aw. Primo Savani. Essa 
ha portato un prezioso con
tribute alia conoscenza ston-
ca di queil'eroico e trsgico 
episodio. 

Sono stati rivelatl per la 
prima volta i nomi dei tre 
partigiani sovietici tnicidati 
dai fascisti: si tratta di Vas-
sili Belachsky, classe 1914 da 
Staltngrado, Victor Ivanov, 
classe 1910, Michele Trutiev, 
classe 1921 da Perm. 

« Nel ricordo dei caduti — 
ha telsgrafato il presidente 
della Giunta regionale deU'E
milia-Romagna. Guido Fanti 
— la manifestazione assume 
oggi particolare significato 
quando la famigerota figura 
del fascist a Borghese che co-
si tristemente ha legato il 
suo nome a Valmozzola e 
cosi poco ha pagato per 1 
suoi delitti, ha potuto orga-
nizzare un complotto che mi-
rava a sowcrtire le istituzio-
ni dello Stato repubblicano 
sorto dalla Resistenza e al 
quale gravi connivenze poli-
tico-giudiziarie hanno con
sent i to di sottrarsi all'arresto 
e dl renders! irreperibile. 

tE ' importante quindi. nel
la consapevolezza che i ne
mici di allora sono ancora 
una realta presente, attest • 
protettl. creare una unita an
tifascista capace di blocca-
re ogni tentativo reaeionario 
di conquistare al Paese una 
politica di riforme e di de
mocrazia ». 

Luciano Secchi 
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