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Signiflcato e valore della adesione degli 

intellettuali alia battaglia elettorale del PCI 

Schierarsi con 
la classe operaia 

Le classi dirigenti borghesi si dimostrano incapaci di garantire un reale 
sviluppo democratico della societa italiana • E' posta la questione di aprire 
la strada ad una nuova direzione politica fondata sulle masse popolari 

Non e un caso che doeen-
ti di grande prestigio, non 
iscritti al Partito comunista, 
dichiarino oggi il loro volo 
comunista. A un primo docu-
mento, pubblicato su I'Unita 
domenica 23 aprile, sono se-
guite altrc dichiarazioni, di 
singoli c di gruppi: e i no-
stri lettori hanno potuto 
constatare come le motiva-
zioni siano diverse e possano 
non coincidere con tutto l'ar-
co delle posizioni politiche 
ed ideologiche del nostro 
partito. Se molti giornali 
hanno taciuto sulla scelta co-
si netta ed impegnativa com-
piuta da esponenti cosi qua-
lificati della cultura italiana, 
e stato anche perche non po-
teva davvero esser rilancia-
ta la stolida accusa di un fa
cile e acritico accodamento 
al PCI: le dichiarazioni che 
abbiamo pubblicato stanno a 
dimostrare come tra il Par
tito comunista e larghe for
ze intellettuali si sia venuto 
sviluppando un rapporto li-
bero e fecondo, fatto di se-
Tie e meditate convergenze 
e insieme di sincere tensio-
ni e sollecitazioni critiche. 

Una scelta 
conseguente 

Dicevamo comunque che 
non ci sembra casuale lo 
schierarsi, in questo momen-
to, per il voto al PCI, di 
esponenti cosi rappresenta-
tivi della piu viva e avan-
zata cultura universitaria 
italiana: non e casuale per
che negli ultimi anni si e 
compiuta nelle Universita 
una complessa e illuminante 
esperienza politica. Si sono, 
soprattutto, consumate fino 
in fondo le illusioni pur su-
scitate dal centro-sinistra: la 
ipotesi dell'« incontro stori-
co » tra Democrazia Cristia-

na e Partito socialista, in 
quanto parte ed espressione 
del movimento operaio, ha 
ceduto il passo ad una prati-
ca di governo mediocre e 
convulsa, sempre piu priva di 
ogni dignita culturale e sem
pre piu segnata, nel campo 
particolare, ma decisivo e 
qualificante, della pubblica 
istituzione, dall' ambiguita, 
dai giuochi di potere, dallo 
spirito retrivo della Demo
crazia Cristiana. 

La scuola e l'Universita 
sono quindi cadute in una 
condizione di marasma che 
costituisce, come abbiamo 
cercato di sottolineare nel 
corso di quests campagna 
elettorale, uno dei piu gravi 
capi di accusa nei confron-
ti del partito democristiano: 
ed e dawero indecoroso il 
tentativo a cui lo stesso on. 
Forlani ha voluto contribui-
re con un'intervista ripro-
dotta alcuni giorni fa su 
« II Popolo » di esaltare la 
« priorita » garantita dalla 
DC alia politica scolastica, 
e di alterare radicalmente 
la verita dei fatti per quel 
che riguarda la responsabili-
ta delle riforme mancate, 
da quella dell'Universita a 
quella della scuola seconda-
ria superiore. 

Indecoroso e il tentativo 
di scaricare tale responsabi-
lita su altri partiti della 
coalizione e sulle stesse < ca-
tegorie dei docenti », per co-
prire l'incapacita della DC 
di proporre un organico di-
segno di riforma dell'intero 
sistema scolastico italiano c 
per tacere sulle accanite re-
sistenze, sul vero e proprio 
sabotaggio che proprio la 
DC, o una parte importante 
della DC, ha opposto ad una 
pur timida, confusa e con-
traddittoria legge di riforma 
universitaria. Ne prospettive 
piu chiare e sicure emergo-
gono dalla stessa intervista 
elettorale dell'on. Forlani: e 
sappiamo quanto pesi sulla 

Una poesia di Edoardo Sanguineti 

PRIMO 
MAGGIO 
Melono uscito rosso come sangue di sangennarl 
Arteria in alta eruzione dei tuoi vesuvi corsari 
Garofano che mi scoppi come scoppiano le sante sommosse 
Gonfia la tua lava lucente calda di canti e di spari 
lllumina falci e martelli per quests scarlatte riscosse: 
Operaio. questo tuo maggio e tutto di bandiere rosse 

Melone uscito rosso come sangue di cuori e di amori 
Apri le tue fette mature come freschi si aprono i fiori 
Getta da tutte le vene il vino delle ciminiere 
Grida il tuo fuoco di pizze pazze e di pomodorl 
Imparami le buone rabble e le forti feste vere: 
Operaio. questo tuo maggio e tutto di rosse bandiere 

Melone uscito rosso come rosso e il sangue vivente 
Alza la tua brava bocca rotonda che ride ardente 
Garibaldino e allegro mio proletario frutto 
Giuoca il tuo terno tremendo sopra la ruota vincente 
II nero e il colore soltanto del livido lutto: 
Operaio. questo tuo maggio di rosse bandiere e tutto 

Partito lavoratore, il tuo melone io lo assaggio: 
Comunista. non c'e piu sole se non ti scalda il suo raggio: 
Italiano, e tutto di rosse bandiere il tuo maggio 

EDOARDO SANGUINETI 
1° maggio 1972 

DC la tentazione di lasciare 
andare alia deriva l'Univer
sita pubblica in Italia, per 
dare via libera ad iniziative 
privatistiche, magari di stam-
po confessionale. 

La crisi che si e vissuta 
e si sta vivendo nelle Uni
versita e, d'altra parte, ri-
flesso e momento importan
te di una piu vasta crisi di 
direzione delle classi domi-
nanti: sul piano socinle e 
politico non meno che sul 
piano culturale cd ideale le 
vecchie classi dirigenti bor
ghesi si dimostrano incapaci 
di garantire un reale svilup
po democratico della societa 
italiana, la loro direzione 
produce sempre di piu fe-
nomeni di disgregazione e 
spinte involutive, rida credi-
to alia merce avariata del 
fascismo, alia paccottiglia 
ideologica e politica della 
peggiore destra italiana. La 
questione che si pone e per-
cio davvero quella di apri
re la strada alia partecipa-
zione della classe operaia e 
delle masse popojiri alia di
rezione della vita nazionale: 
di qui 1'asprezza dello scon-
tro elettorale, il valore del 
voto al PCI, la ragione di 
una scelta aperta e conse
guente di cosi larghe e quali-
ficate forze intellettuali.. 

II ruolo 
degli studenti 

Gli studenti delle Univer
sita non possono certo consi-
derarsi estranei a questo 
scontro, e neppure indulgere 
— quelli tra loro che sono 
orientati o si vanno orien-
tando in senso democratico, 
che sono schierati in prima 
linea nella lotta contro il fa
scismo o che hanno comun
que respinto tutte le misti-
ficazioni della destra — a 
posizioni intermedie, facen-
dosi coinvolgere nel riflus-
so moderato che si tenta di 
determinare nelle Universi
ta. Ed egualmente non pos
sono, gli studenti piu avver-
titi, accettare passivamente 
la funzione che il «Mani
festo » ed altri gruppi ten-
dono ad assegnar loro in 
questa battaglia elettorale: 
quella di strumenti di una 
meschina manovra di divi-
sione e dispersionc a sini
stra. 

II voto del 7 maggio e una 
occasione importante per 
schierarsi realmente con la 
classe operaia e le masse po
polari, ed anche per creare 
le condizioni politiche di una 
ripresa, su basi nuove, del 
movimento studentesco nel
le universita, in stretto ed 
organico rapporto con lo 
sviluppo della battaglia ge-
nerale per la trasformazio-
ne, in senso democratico e 
socialista, della societa ita
liana. Questo hanno mostrato 
di comprendere quelle forze 
studentesche tuttora orga-
nizzate nelle universita, che 
hanno chiamato al voto per 
i partiti di sinistra, al voto 
per il PCI. Ci auguriamo che 
il loro esempio e il loro ap-
pello siano raccolti da lar
ghe schiere di studenti, nel-
1'interesse della democra
zia. del rinnovamento della 
Universita e deH'affermazio-
ne di una presenza nuova 
delle masse studentesche nel
la lotta sociale e politica. 

Giacomo Manzu: « Viva il 1° Maggio! », disegno dedicato alia classe operaia italiana per una grande vitto-
ria comunista il 7 maggio, per nuove conquiste sociali, per la pace e la liberta di tutti i popoli 

1190° anniversario della nascita del grande dirigente comunista 

DIMITROV: PROCESSO AL NAZISMO 
Le riprese filmate e la registrazione discografica del celebre dibattimento di Lipsia del 1933 - Davanti alle isteriche 
accuse di Goering una memorabile lezione di tattica rivoluzionaria che demolisce la montatura dell'incendio del Reich
stag - « Lavoro di massa, lotta di massa, resistenza di massa, fronfe unico, niente avventure: ecco la nostra politica » 

GiorgiO NapolitartO Giorgio Dimitrov 

UN EPISODIO DELLA LOTTA PER LA RIFORMA AGRARIA NEL PERU' 

La collina di «Poncho Negro» 
Cosi e soprannominato Ernesto Sanchez Silva, il capo dei contadini di San Pedro che li guido ad occupare le 

terre e a resistere alia polizia - Vecchio, malato, distrutto dalla prigionia, forse non sa di aver vinto la sua battaglia 

LIMA, aprile 
E' probabile che Ernesto 

Sanchez Silva, piu noto sotto 
il no me di Poncho Negro ed 
oggi vecch:o e malato. conti 
nui a non sapere che, quasi 
d.eci anni dopo, i suoi sforzi 
per dare terra e case ai suo. 
compagni Ivuino avuto sue 
cessn Infatti il governo ha 
r:conosc:uto la qualita di 
a £ ovane villaggion ilia coi 
l:na d; S.*n Pedro e. di con 
55;?jenza. :e 5e;miia famiglie 
racco.te sui 51101 fianch. e sui 
la .elU r:ceveranno *li atti 
di propneta 

La coll.na di San Pedn. 
ve.nne eletta a * terra promes 
S2 » da Poncho Seoro e una 
notti. nell'ottobre del WG3. 
egl: .juido m:.'l aia di 'a.iiigne 
su: suoi versanti sabb.as. Al 
•tattino 1 grandj propneUri 
della reg:one guardaroiT, c«n 
stupore migliaia di frarf ii ca-
supole di paglla, al di sopra 
di M delle - quail sventola-

va una piccola bandiera pe
ruviana. 

II capo era Ernesto Sin 
chez Silva, entrato da un 
giomo airaltro nella ^ggen 
da per l'indiscriminata re 
pressione poliz:esca ed ancne 
grazie ai giornali Piooolo 
barbuto. coper to da un pon
cho scuro. con in testa il ber-
retto di lana che i periMani 
chiamano chullo. percorreva 
in continuazione la nuova cit-
ta appoggiandosi ad un p a n 
de bastone ed esortaridone 
gli abitanti a difendersj di'.la 
polizia 

I protagonist: della co lma 
il dichiararono indignati no 
nostante che San Pedro non 
servisse loro a nulla, e de 
nunciarono Poncho Negio co 
me il responsabile dell'lnva 
sione, ch'.edendo l'auto delle 
i"orze repressive per sloggia-
re coloro che occupavano la 
loro propriety. Ma non ave-
vano fatto i conti con l'ener-

gia del leader, che i mlsera-
bili abitanti di San Pedro a 
doravano e seguivano in ogni 
occasione. 

Egli. con 1'abilita dello <tra 
tega. organizzo la difesa del 
la collina e quando gl» agentl. 
cercarono di entrarvi. furono 
respinti da una pioggia di pie-
tre. Giorno e notte gli * inva 
sori» montavano la guard 1a 
per bloccare l'azione repres-
siva. mentre un gruppo ac-
curaumente scelto vegliava 
su Poncho Negro. TuttS sa 
pevano che la polizia aveva 
l'ordine di arrestario 

Aalla fine dell'anno. I pro 
prietari tentarono un'azione 
disperata. ottenendo il raf 
forzamento del contingente 
delle forze repressive. Cos? un 
giomo la popolazlone vide 
con spavento un massicclo 
concentramento pollziesco: e-
rano arrivati quaranta ca
mion, da cul scendevano cen-
Unaia dl « guardie civil!». 

Gil abitanti ncordano an-
cora questa battaglia come la 
piu aspra e la piu ternbile 
che si sia svolta sulla collina 
Poncho Negro manovrd ma-
gistralmente le sue truppe e 
uomini. donne e bambini ii 
batterono con pietre e basta 
ni contro le sciabole ed 1 
manganel]'. L? polizia com 
prese allora che era neces-^a 
rio catturare il leader e pre 
par6 un piano per nuscire ad 
arrestarlo. 

Protette dairo5cunta. alcu 
ne guard ie in abiti civili n 
salirono con cautela a,i\ suet 
ti sentleri mescolandoai agi 
operai che tornavano aai 'a 
voro. E' cosi che riuscirono a 
scivolare fino alia oiccoia 
grotta dove riposava Poncho 
Negro, ed a catturarlo di sor 
presa. Quando gli abitanti dl 
San Pedro si accorsero della 
sua assenza, una camlonetta 
della polizia lo stava gla por-
tando verso la priglone; fu ac-
cusato d'incitamento al daor-

dine pubblico. di attacco aiie 
iorze armate. d'usurpazioiit- d. 
propneia privata e di altri 
•-eati simili 

Ernesto Sanchez Silva re 
std molti mesi in prigione do 
ve. a quanto si dice, perdette 
la ragione Un giornalista ch~ 
nusi ad mtervistarlo. ottenne 
solo dichiaraz:oni incoerenti 
II deciso leader d; un tempo 
si era trasformato :n un re 
litto umano che riusciva so
lo a baibettare «Erano le 
terre dei miei fratelli..». 

Una volta liberate tornb 
sulla sua collina per vivere 
nella sua grotta che trov6 
vuota e pulita Era stata con 
servata per lui. Trov6 anche 
la gratitudine degli abitanti 
1 quail, quando parlano de 
luogo in cui vivono, dicono 
con fierezza: « Vivo sulla col
lina di Poncho Negro ». 

Juan Gargurevich 

Dal nostro corrispondente 
SOFIA, aprile 

a Opus 8085» e 11 titolo di 
un telefilm messo in onda la 
settimana scorsa dalla TV bul-
gara. Per spiegare di che co-
sa si tratta basta svelare l'ar-
cano di quelle quattro cifre: 
8085 era il numero del dete-
nuto Giorgio Dimitrov nelle 
carceri di Lipsia durante il 
processo per I'incendio del 
Reichstag. II materiale con II 
quale e costruita questa pel-
licola e stato quasi tutto pro-
dotto dai nazisti. Ad eccezio-
ne delle sequenze sulle dimo-
strazioni popolari di Paxigi, 
Londra e New York e sul 
3 contro-processo » di Londra, 
si tratta delle riprese filma
te del dibattimento e della 
sua registrazione discografica: 
-luemila dischi (non erano an-
cora microsolco) finitl negli 
archivi della Gestapo senza 
essere potuti servire alia pro
paganda che il nazismo se 
ne era ripromesso. 

Dal film si apprende che 
il processo doveva essere tra-
smesso per radio e che Ie 
trasmissioni furono bloccate 
dopo il primo interrogatorio 
di Dimitrov. E ce ne erano 
ben le ragioni. 

Hitler era al potere da me
no di un mese quando, la se
ra del 27 febbraio 1933, I'edi-
ficio del Reichstag fu di
strutto da un incendio straor-
dinariamente rapido (nazisti 
guidati dal capo delle SA. 
berlinesi, Karl Ernst, vi ave-
vano infatti sparso benzina 
e sostanze chimiche autocom-
bustibili prima che uno squi 
libra to fermato due giorni 
innanzi dalle stesse S A , vi 
penetrasse •solitarios ad ac-
cendere focolai qua e la e 
venisse quindi arrestato sul 
posto). 

Altrettanto rapide. immedia
te. erano state Ie dichiara
zioni di Goering secondo Ie 
quali il fuoco era stato ap-
piccato dai comunisti e che 
quello era il segnale di una 
rivolta diretta a rovesciare il 
nuovo govemo L'indomani 
Hitler otleneva dal presiden 
te Hindenburg la firma di un 
decreto con il quale venl va
no soppressl I sette articolt 
della Costituzione che garan 
tivano le liberta individuali 
e civili. 

II processo contro Giorgio 
Dimitrov (esule dalla Bulga 
ria dopo che vi aveva ca 
peggiato I'tnsurrezione del 1923 
e membra dell'esecutivo del 
l'lnternazionale comunista). 
arrestato il 9 marzo e accu 
sato di a vere «incendiato con 
premeditazione 1'edificio del 
Reichstag al fine di provo 
care una tnsurrezione» dove 
va servire, alia propaganda 
nazista almeno quanto la pro 
vocazione iniziale era servita 
alia repressione (4.000 funzio 
narl comunisti. dirigenti so-
cialdemocratlci e liberall ar-
restati. oltre alia ondata dl 
violenze che si era scatenata). 
Ma stava dando tutt'altro ri-
sultato. 

Dimitrov non si dlfende, 
accusal Era la constataxlone 
ammlraU che si leggeva nel 

titoli dei giornali dl ogni pae-
se. Nella stessa Germania, 
nella citta dove si svolgeva 
il processo. la «Neue Leipzi-
ger Leitung» scriveva: «L'uo-
mo che e orgoglioso di avere 
diretto una insurrezione rivo
luzionaria, che grida in fac-
cia ad ogni borghese che egli 
lotta contro di lui, che re-
spinge ogni sentimentalismo. 
quest'uomo e applaudito dai 
corrispondenti esteri» (i qua
li. in aula, erano 82). 

Quest'uomo infatti non stava 
ne difendendosi ne soltanto 
indicando, con il vigore e la 
preclsione delle contestazioni, 
negli esponenti nazisti che 

comparivano in aula per ac-
cusarlo. i veri autori del crl-
mine e della montatura che 
su di esso si era costruita. 
Egli soprattutto, fondandosi 
proprio sui fatti che sapeva 
far emergere, con straordina-
ria freddezza e lucidita, co-
struiva un discorso per chi 
era nell'aula e per chi non 
e'era: smascherava la natu-
ra del nazismo. mostrava qua
li fossero gli ideali e I me-
todi di lotta della classe ope
raia. stabiliva un confronto 
tra chi sa di potersi affidare 
al trionfo della verita e chi 
deve invece ricorrere al de-
litto. 

« Avete forse paura? » 
Airargomentazlone fonda-

mentale dell'accusa. dettata 
da Goering. secondo la quale 
i comunisti. subito dopo l'a 
scesa di Hitler al pocere, 
«erano obbligati a fare qual 
che cosa». altrimenti la loro 
battaglia sarebbe stata per 
duta definitivamente. egli rl-
sponde che i comunisti non 
si considerano mai battuti de
finitivamente. che anche nel
la clandestinita sanno loitare 
e porsi alia testa delle masse 
e che a l'insurrezione o la 
fine » e una a idea stupida D 
che la direzione del Partito 
comunista tedesco non pote-
va avere. 

Dimitrov sviluppa con stra-
ordinaria chiarezza e con fe-
lice esemplificazione quest! ar-
gomenti. fino a concludere: 
«Lavoro di massa. lotta di 
massa. resistenza di massa, 
fronte unico, niente avventu
re! Ecco Ie basi della tattica 
comunista » 

Tra tutti I testimoni di ac
cusa, quello che esce piu mal-
concio dallo scontro con Di
mitrov e proprio 1'inventore 

della tesi della cospirazione 
comunista, Goering, ridotto a 
gridare, come unico sfogo: 
«State bene attenti. regolero 
il vostro conto appena sarete 
uscito da quest'aula, cana-
glia!» mentre Dimitrov. in 
tedesco. lo incalza: a Avete 
forse paura delle mie doman-
de. signor presidente? ». Goeb 
bels, meno becero di Goering. 
si rifugia nel o non vale la 
pena di rispondere». anche 
se lo fa citando Schopen
hauer. Ma il discorso che Di
mitrov sta svolgendo utilizza 
i silenzi di un ministro non 
meno che le intemperanze del-
l'altro. aNessuno — egli po-
tra far rilevare traendo il bi-
lancio di queste deposizioni 
— ha potuto dire che all'in-
cendio del Reichstag sia se-
guito un atto. un tentativo 
di insurrezione. E* dimostra-
to invece che I'incendio ha 
fornito il pretesto per una 
campagna di distruzione lun-
gamente progettata contro la 
classe operaia tedesca e la 
sua avanguardia, il Partito 
comunista ». 

L'arringa finale 
Nell'ultima arringa in pro

pria difesa (aveva rifiutato il 
difensore d'uflicio). Dimitrov 
nserva anche una risposta al
ia stampa nazista, che aveva 
chiamato selvaggi e barbari 
lui e il popolo bulgaro. « K 
vero — dice — il fascismo 
bulgaro e selvaggio e barba 
ro. Ma la classe operaia e I 
contadini bulgari. gli mtellet 
tuali usciti dal popolo non 
sono ne selvaggi ne barbari 
II livello deinstruzlone nei 
Balcani e certamente meno 
elevato che negli altri paesi 
d"Europa. ma. dal punto di 
vista spintuale e politico e 
falso dire che le nostre mas 
se popolari siano ad un li 
vello inferiore a quello del
le masse deeli altri paesi eu 
ropei... Un popolo che duran 
te cinquecento anni e vissu 
to sotto il giogo straniero sen 
za perdere la propria lingua e 
la propria nazionalita, la no
stra classe operaia e i conta
dini che hanno lottato e con-
tlnuano a lottare contro 11 fa
scismo bulgaro. un tale popo
lo non * ne barbaro n t ael-

vaggio. I selvaggi in Bulgaria 
sono unicamente i fascisti. 
Ma io vi domando. signor 
Presidente: in quale paese i 
fascisti non sono barbari e 
selvaggi? ». 

«Opus 8085i>. naturalmente. 
non « rivela » questi episodi, 
che tutto il mondo conobbe 
nel momento in cui accadeva-
no e che nel movimento ope
raio sono una delle pagine di 
storia piu popolare. ma ne 
ripete il racconto con 1 mez-
zi del documentano E biso-
gna dire che visto la. nelle 
mam de] nemico (e di quale 
nemico!). a condurre la sua 
battaglia con indomabile ener 
gia e a volte perfino con at-
teggiamenti di una stupela 
cente ponderatezza. quasi pe 
dagogici. Dimitrov ci viene 
restituito, piu che da qual 
siasi lettura, come lo «vide 
ro» allora tutti i comunisti, 
nella dimensione morale che 
lo rese un simbolo. 

Questo telefilm, che si con
clude con le accoglienze a 
Dimitrov a Mosca, dopo l'as-
soluzione e l'cspulsione dalla 

Germania, e stato realizzato 
per la celebrazione del 90° 
anniversario della nascita di 
Giorgio Dimitrov (1882-1949), 
mp. non e Tunica iniziativa di 
queste celebrazioni. 

Ci sono a voler schematizza-
re sbrigativamente, almeno 
quattro aspetti della figura 
di questo grande figlio del 
popolo bulgaro, che sono di 
primissimo rilievo nella sto
ria del suo paese e del mo
vimento comunista Internazio-
nale: il Dimitrov capo del-
l'insurrezione del '23. l'eroe 
del processo di Lipsia. il se-
gretario dell'Internazionale co
munista — teorico del fronte 
unico proletario e del fronte 
popolare antifascista — e in-
fine il fondatore della Repub-
blica popolare di Bulgaria. 
iniziatore della costruzione 
politica. sociale ed economi-
ca che doveva portare que
sto passe alia trasformazione 
radicale che esso ha compiu-
to in poco piu di due decenni. 

Le iniziative per la celebra
zione di questo anniversario 
sono percio numerose. a ca-
rattere nazionale e interna-
zionale, e si svolgono non sol
tanto in Bulgaria ma in Unio-
ne sovietica, nella Repubblica 
democratica tedesca. in Fran-
cia, in America e in altri pae
si. Per la Bulgaria l'elenco 
sarebbe lungo a tracciarsi: do-
dici documentari, due lungo-
metraggi, quattordici volumi 
della Sofia Press tra opere 
5celte. ricordi e studi. una bio-
grafia della casa editrice del 
Partito dovuta ad un gruppo 
di giovani studiosi che hanno 
compiuto un'opera di ricer-
ca e di interpretazione v°ra-
mente nuova. mostre fotogra-
fiche. una mostra (internazio-
nale) di filatelia (centrata 
specialmente sulle emission! 
dedicate a Dim'.irov. alia sto
ria del movimento operaio e 
alia lotta di iiberazione) e 
via, per centinaia di manife-
stazioni locali, fino ad in-
contri internazionali organiz-
zati dallTJnione dei giorna-
listi bulgari (15-16 maggio) e 
dalle Federazioni mondiali 
della gioventu democratica e 
dagli studenti (30-31 maggio) 
e al simposio internazionale 
sul tema «Giorgio Dimitrov 
e l'unita delle forze demo-
cratiche per la pace, la de
mocrazia e il socialismo » che 
si svolgera dal 13 al 16 giu-
gno. poco prima della cele
brazione ufficiale che sar i te-
nuta da Todor Jivkov il 18 nel 
Palazzo delle Universiadi di 
Sofia 

Un degno complesso di ini
ziative. insomma, non soltan
to per celebrare. ma per co-
nosccre e far conosccre una 
vita e un'opera densa di am-
maestramenti profondamentc 
validi anche per le nuove ge-
nerazioni e di fronte agli av-
venimenti del nostro tempo. 
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