
PAG. 10 / c o m i t a t o cent ra le I U n i t d / sab a to 10 febbraio 1973 
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to, e piu in generate, nelle 
« zone blanche », che possono 
cosl slntetizzarsi: 1) l'lmpor-
tanza della questione nazlona-
le dl reallzzare uno sposta-
mento del rapporti di forza 
tra 1 parti ti nel Veneto; 2) 
una llnea per la modificazione 
delle basl strutturali degll 
equlllbrl interni dalla DC; 3) 
una coragglosa politica unita-
ria che miri a creare nuove 
convergenze e unita e a con-
durre un confronto rigoroso 
sul terreno sovrastrutturale. 

6 . BERUNGUER 
La coincidenza fra 1'acutlz-

sarsi delle dlfflcolta del go-
verno e la ripresa delle ten-
lionl a Milano dimostra che 
11 governo Andreotti non solo 
aggrava, ma provoca esso 
8tesso il disordine. In tale 
sltuazione, c'd 11 rlschlo non 
solo di una convergenza obiet-
tiva, ma anche di una salda-
tura soggettiva fra la provo-
cazlone reazlonaria e 1'estre-
mismo studentesco. E* neces-
sarla perci6 una lotta lntran-
sigente e insleme un recu-
pero dl massa. Siamo in pre-
senza di un fenomeno appa-
rentemente contraddlttorlo: 
una crisl profonda delle Im-
postazionl politiche e teori-
che dell'estremismo, e insie-
me la permanenza e 11 ri-
prodursi dell'lnfluenza estre
mista tra le masse studente-
sche. Vi sono anche aspettl 
posltivl tra i giovani e nella 
scuola: 11 fallimento del ten-
tatlvo mlssino dl costruire un 
movimento dl massa dentro le 
scuole; 11 non rluscito tenta-

tivo, flnora, dl costruire un 
«blocco conservatore» che 
abbia un punto dl forza nella 
scuola proprio partendo dalla 
sltuazione di permanente di
sordine della scuola stessa; 
la smentlta toccata a chl dava 
per scontato che l'lrrazlona-
lismo estremista di sinistra 
sfoclasse nel fascismo. come 
nel prlmo dopoguerra. 

E* possibile oggl conqul-
stare 1 giovani, se compren-
diamo le raglonl dl fondo del 
permanere dl un'lnfluenza dl 
massa dell'estremismo, che si 
spiega con le radicl social! e 
culturall dello sbandamento dl 
una enorme massa dl giovani 
nell'unlversita e nelle scuole 
secondarle superior! senza una 
prospettiva dl lavoro, senza 
uno « status » sociale precise 
VI e clod una «cosclenza so
ciale» rlbelle che corrlsponde 
ad un essere sociale prena-
rio. Occorre cambiare questa 
condizlone, accompagnando la 
lotta Intransigents all'estre-
mismo a Iniziative che diano 
soluzioni istltuzionall, politi
che e sociali. Per la sola-
zlone Istituzlonale, cioe per la 
riforma, un'occaslone dl mas
sa sono gll scioperi indettl 
dai sindacati della scuola dal 
20 febbraio: purche si Inter-
venga con un'azione collet-
tiva dl insegnanti, student! e 
forze democratlche. La nostra 
presenza nella scuola e nel
l'universita ha del gravi li-
miti, ma costituisce insleme 
un punto di forza. Per le 
soluzioni sociali, concordo col 
giudizio secondo cui senza 1 
giovani non si vince la bat-
taglia dell'occupazione. Circa 
le soluzioni politiche, si tratta 
dl ampllare l'iniziaitiva unl
tarla, con un Impegno dl tut-
to 11 partito, verso tutte le 

Assemblee congressuali 
nelle sezioni del PCI 

La campagna delle as
semblee congressuali di se-
zione procede in tutto il 
partito. Entro oggi e domani 
sono prcvisti centinaia di 
congressi. Numerosi di essi 
saranno presieduti da diri-
genti nazionali del partito, 
fra cui per la Direzione i 
compagni Bufalini (S. Bene
detto del Tronto-Ascoli Pice-
no), Ceravolo (Caneva-Por-
denone), Romeo (Termoli-
Campobasso). 

Ecco l'elenco del congressi 
per alcune federazioni: 
OGGI 

Ascoll Plceno: S. Bene* 
detto del Tronto (Bufali
ni). Massignano (Menzietti), 
Campofilone (Mercelli), Ca-
storano (Calvarese). Offida-

' centro (Lattanzi), Roccaflu-
vione (De Laurentis). 

ne (Chiti). -
Taranto: sezione di Man-

duria (Cannata), Martina 
Franca (D'Ippolito), Statte 
(Pollicoro), San Marzano 
(Angelini), «1° Maggio > di 
Taranto (Muciaccia). Lama 
(Palmate), Avetrana (Caz-
zato). Carosino (De Falco). 

Oristano: sezione di Cabras 
(Verdini). Ales (Torxente). 
Villaurbana (Granese). 

La Spezia: sezione Nord 
(citta): compagno Giacche. 

Lecce: sezione «Luglio 
'60» di Lecce (Casalino). 

Roma: sezione Nomentano 
(Raparelli). 

Parma: convegno delle 
sezioni della citta (Bocchi); 
convegno delle sezioni zona 
Fornovo (Grilli). 

Viterbo: sezione di Civita-
castellana (Massolo), Orte 
(Imbellone). 

- Matera: Montalbano Joni-
'' co (Ziccardi). Novasiri-

Scalo (Casalto). ' -
Ancona: sezione Pie-

tralacroce (Belluci). sezione 
aziendale c Angelini > (Pier-
marioli). 

Torino: sezione 21° - citta 
(Sulotto). 

Imperia: sezione Ventimi-
glia (Rum). 

Pescara: sezione Bussi 
(Ceccnini). 

Sassari: sezione di Sedini 
(Birardi). «Velio Spano >-
citta (Marras). Banari (Lo-
relli). Usini (Usai). 

Pesara: sezione di Fossom-
brone (Stefanini). sezione 
centro di Pesaro (Fabbri), 
Acqualagna (Donnini), Villa-
fastigi (Seven). 

Nuoro: sezione di Esca-
piano (Pirastu), Laconi 
(Orrd). Naragus (Loddo), 
Genoni (Filia). Luceri (Mu-
ledda). 

Siena: sezione Frilli di 
Poggibonsi (Bonifazi). Casti-
glion D'Orcia (Stolzi). Vivi 
D'Orcia (Boldrini). Trequan-
da (Meoni). Chiusdino (Bar-
talucci). Castclmirzio (Star* 
nini). Abbadia SS. (Stosti). 

ForfJ: sezione di fabbrica 
« Orsi-Mangelli > (Zaniboni). 

Pralo: sezione Montemur-
fo (Logli). 

Frosinone: sezione di Ar-
pino (Mazzocchi). Vallemaio 
(Spallino). Pignataro (Ghi-
gliero). Vico (Papetti), Mo-
rolo (Grande), Pontecorvo 
(Donati), Ceccano - centro 
(Spaziani). 

Vercelli: sez. di Santhia 
(Valeri). S. Germano (Ne-
storio), Trino (Mussi), Roa-
sio (Bosso), Gigliano (Ger
mano). 3. sezione di Ver
celli (Bazzacco), Tronzano 
(Fragiacomo), S. Giacomo 
(Sassone). 

Alessandria: sezione di Ca-
sale (Tempia). 

Verbania: sezione di Pie-
vergonto (Tamini). Buttogno 
(Caio). 

Biella: sezione di Viglia-
no (Furia). 
DOMANI . . , n 

Pordenone: sezione df Ca-
neva (Ceravolo). 

Campobasso: convegno del
le sezioni della zona di 
Termoli (Romeo). 

Oristano: sezione di For-
dongianus (Zucca). Samughe 
(Secci). Solamssa (Gra
nese). 

La Spezia: sezione di Le-
vanto (Giacche). 

Lecce: sezione di Coper-
tino (Casalino). 

Avellino: sezione di Bonito 
(Giglia Tedesco). Lace-
donia (Bassolino). Rotondi 
(Grasso). 

Matera: sezione di Poli-
coro (Casalto). Grassano 
(Bianca Bracci Torsi). No-
vasiri-centro (Gaudiano). 

Ancona: sezione di Serra 
dei Conti (Guerrini). Monte-

, carotto (Bastianelli), sezione 
aziendale Tetificic-Jesi (Fa-
bretti). 

Imperia: sezione Martini- , 
San Remo (Carossino). ' 

Svizzera: congresso sezio- ' 
ne di Zurigo (Bertini). 

Carbonia: sezione di Car-
loforte (Giovannetti), Corto-
chiana (Buggioni). 

Sassari: sezione di Bo-
norva (Birardi), Osino 
(Usai). « Laconi > di Sassari 
(Angius). Ploache (Var-
gius). 

Pesaro: sezione Lucrezia 
(Martellotti). Cagli (Severi). 

Nuoro: sezioni di Sadali-
Seui (Pirastu), Escolca-
Villanovatulo (Filia). Serri-
Orroli (Orru). Perdasdefogu 
(Muledda). Onani (Sini). 

Ascoli Piceno: Acquasanta 
Terme (Romanucci), Ripa-
transone (De Laurentis). 
Amandola (Cingoli). 

Prato: sezione S. Paolo-
citta (Nelli). S. Andrea (Van-
nucci). 

Frosinone: Trevi nel Lazio 
(Simiele). Filettino (Gale-
no). Viticuso (De Santis). 

Cagliari: sezione S Nicolo 
Gerreri (Sassa). Sanassi 
(Milia). Silius (Vacca). 

Vercelli: sezione Livorno 
Ferraris (Valeri). 

Biella: sezione di Bor-
nasco Sala (Costa). 
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forze anche parztalmente dl-
sponlblli, senza che vi siano 
Interlocutorl prlvlleglati. II 
punto centrale dl dlssenso con 
le poslzionl estremlste sta nel 
giudizio della sltuazione poli
tica, che 1 gruppl definlscono 
come «dlttatura terrorlstica 
della DC». Un giudizio che 
contestiamo. senza nulla to-
gliere alia nostra denuncla 
sulle responsabilita del gover
no, per affermare la possi
bility di un'azione unltarla 
anche con forze della DC. 
Maggiore audacia e Inizlatlva 
dobbiamo avere anche verso 
quella componente lalea, ra-
dical-borghese, che si esprl-
me nella socialdemocrazla, nel 
partito repubbltcano e in altre 
correntl dell'oplnlone pubbll-
ca, affermando la capaclta del 
movimento operalo d'lncorpo-
rare l'eslgenza dl un ordlne 
razionale superlore che In-
vano queste forze Intermed'.e 
cercano da parte dl un caplta-
lismo moderno che porta in-
vece gran parte di respon
sabilita nella decadenza del-
1'Italla. 

GALEUI 
Giustamente la relazlone del 

compagno Berllnguer ha posto 
al centro dell'attenzlone e del-
lMmpegno del partito e delle 
altre forze politiche la situa-
zlone che si e venuta a crea
re nel campo internazionale. 
E cio per due motlvi: lnnan. 
zitutto oer il nesso stretto che. 
come dlmostrano I fattl dal 
'47 ad oggi. vi e tra sltuazio
ne internazionale e sltuazione 
interna del nostro paese: in 
secondo luoso per le novlta 
che si presentano oggl alia 
attenzione della nostra rlcer-
ca e della nostra iniziativa nn-
litica. ad un anno dal XTTI 
congresso che gia ebbe 11 me-
rlto di imprimere all'attiviti 
quotidiana del partito un for
te resoiro internazlonalista. 
La realizzazione dl una par
te ImDortante dei fondamen-
tall ohiettivl t>er 1 quail cl 
slamo mossl nel corso di que
st! anni apre oggl nuove pos
sibility di avanzata nella lot
ta antimnerlallsta: nello stes-
so temoo la novita rappresen-
tata dall'awio del Droces=o 

>di distensione apertosi in 
Europa fe ?li effetti della fir-
ma della pace nel Viet
nam) serve a dare mot'vl 
df ultpriorp forza e credibili-
t&. alia nostra iniziativa rx>-
litica ed al rapoorto unlta-
rio con le altre forze. al cui 
interno si sono apertl interes-
santl process! di differenzia-
zione e di spostamentl (la 
DC emiliana e bolognese si 
e divisa sul Vietnam ed una 
parte ha aderlto ai comltatl 
unitari: settori non margina-
11 del Psdi hanno rifiutato di 
rifugiars! nella assurda teoria 
della «scelta di clvilta,», per 
non parlare dell'lmpegno cre-
scente del PSI e della estesa 
mohllitazlone e parteclpazlone 
~dl bas6):H probTema dl oggl 
'6, qtiindi.quello di come tene-
re H partito tutto all'altezza 
di questa nuova sltuazione. dl 
come fare si che questo nuovo 
orlentamento. collegato alle 
novita intemazlonall. dlven?a 
patrimonio e motivo ispirato-
re della iniziativa di tutte le 
nostre oreanizzazioni: blso?na 
infatti evitare che la tensfo-
ne Internazlonalista si applat-
tisca; al contrarlo bisogna 
continuare a sviluppare. su 
questo terreno. una iniziativa 
unltarla dl massa. popolare; 
lmpegnare le altre forze po
litiche: sollecltare In perma
nenza le masse cattoliche. In 
sostanza si tratta di continua
re a fare dell'impegno Inter
nazlonalista una componente 
essenziale. costante, continua 
della nostra complessiva ini
ziativa politica. facendo capire 
a tutto 11 partito che anche 
su questo terreno possiamo 
conqulstare poslzionl nuove. 
piu avanzate. per la svolta 
democratlca che vogliamo Im
primere al paese; che impe-
gnarsi su quest! teml e una 
necessity per affermare nel
la sua organicita e complessi-
ta la nostra politica. 

Per quanto rlguarda la sl
tuazione interna del nostro 
paese. vi e certaxnente una 
saldatura tra la lotta per un 
processo di democratizzazione 
in Europa e la lotta contro il 
fascismo in Italia.e per scon-
figgere la strategia della ten-
sione. diretta a respingere ed 
a contenere 11 movimento di 
lotta In atto nel paese. 

D'accordo quindl, in questo 
contesto, che l'obiettivo prio-
ritario resta. per noi, quello 
della caduta del govemo An
dreotti: 11 problema non e in
fatti tanto quello dl chieder-
si preoccupati e perplessi qua
le tipo di governo succedera 
al centro destra. A queste 
preoccupazioni abbiamo dato 
una risposta, mentre dobbia
mo sottolineare con forza la 
pericolosita reale di questo go
verno, come epicentro della 
svolta a destra, che consente, 
con la sua incapacity a svi
luppare una politica, il rigur-
gito della violenza fascista. 
D'altronde 6 con Tipotesl del
la centralita che significa an
che abdicazione dello stato de-
mocratico a svolgere i prin
cipal oompiti di tutela e di 
prevenzione deH'ordine pub-
blico, che riacquistano spazio 
le iniziative awenturiste. 1'a-
zione disperata di quel che 
resta dei gruppetti coslddetti 
di sinistra. Nei loro confrontl 
e necessario agire con un'a
zione di massa che 11 disgre-
ghi e 11 isoll. mettendoli in 
condizione di non poter reca-
re danno al processo in atto 
ed alio sviluppo delle lotte. Al-
l'attacoo condotto In quest! 
ultimi anni contro la demo-
crazia, al quale perd l'asset-
to democratico nella sua :.n-
terezza ha retto bene, occorre 
rlspondere con una grande Ini-
ziativa. realizzando un rappor-
to di massa. con Ta nostra 
politica popolare. con le no
stre proposte. con la nostra 
politica di alleanza. con I no-
stri connotati di forza nazio-
nale e popolare. 

ze che sgorgano, per tuttl, 
dalla vlttorla del Vietnam, 
che e la vlttorla della llnea 
della coeslstenza paciflca e 
la sconfitta deirimperlallsmo 
amerlcano. II peso posltlvo 
dl questo storlco avvenlmento 
e le reazionl, anche, che dob
biamo attenderci comlnclano. 
appena a farsi sentlre. Guai 
se anche soltanto alcune par
ti del partito e delle forze 
democratlche dovessero con-
siderarlo come ormai un epl-
sodio concluso. E non solo 
perche e una «pace dl ve-
tro»; e non solo per Tat-
tenzione politica che necessl-
tano tutte le gravi questionl 
ancora aperte: prfglonlerl, 
profughl, rlspetto degll accor-
dl, rlconoscimento della RDV 
ecc, ma per rimmenso va-
lore attuale e per gll Insegna-
mentl politlcl che vanno stu-
dlatl, scavatl anche da nol 
anzitutto per aiutare il ma-
turarsl dei rlpensamentl che 
la vlcenda vietnamlta ha pro
voca to nelle altre forze po-, 
lltiche. 

II rlplegamento americano 
(vedl la dichiarazlone: «gll 
USA non sono piu gendarme 
del mondo») Indebolisce 11 
«partito amerlcano» anche 
In Italia. D'altro canto, tur-
bamenti profondi sono insor-
tl nel gruppetti e eld dopo 
aver perduto 11 punto dl rife-
rlmento che offrlva loro la 
Cina. Stridente e il dlstacco 
che nell'area socialdemocrati-
ca si registra fra le posizlo-
ni dei Tanassl e del Cariglla 
e quelle dl molti elettorl e 
dirigentl locali. Abbiamo avu-
to un po* ovunque 1 segnali dl 
questa profonda evoluzione 
delle forze politiche. pur se-
gnata da frequent! contraddl-
zionl. Al Comune dl Napoli, 
ad esempio, i dc si sono aste-
nutl sul voto per 11 rlcono
scimento della RDV, ma do
po gli accord! di Parigi sono 
statl loro a chledere una se-
duta solenne per celebrare 
la pace e hanno accettato la 
nostra proposta di versare dei 
contributi per la ricostruzione 
del Vietnam. 

Fattl come la sconfitta del
la DC tedesca, austriaca e 
cllena. l'evoluzlone a sinistra 
del cattolici francesi non pos
sono non preoccupare la DC 
itaiiana. invitata da una parte 
della stampa borghese a « ri-
generarsi — come ha scrit. 
to il Corriere della sera — 
perche «non pud credere dl 
essere immortale, dato il mu-
tato quadro internazionale». 

Valenzi ha infine osserva-
to, a proposlto della questio
ne deU'Europa. quanto sia 
nuova, orlglnale. illuminante 
e aperta la proposta dl Ber
llnguer, concepita non come 
un nuovo blocco opposto alle 
altre grand! potenze ma co
me una forza democratlca 
nuova, elemento di pace e di 
superamento del blocchi mi-
litarl contrappostl. 

FIBBI 

VALENZI 
Occorre sottolineare — co

me ha fatto con chlarezza 
Berllnguer — il valore, gli 
Insegnamentl e le conseguen-

' Blsbgna'ptomuovere inizia
tive di studio e dlbattitl per 
approfondire la conoscenza 
della grandiosa vlttorla dp'. 
popolo vietnamlta, che e stata 
anche per nol una grande 
esperienza di lotta antimpe-
rialista. H problema che si 
pone oggi e quello di non di-
sperdere, di ritrovare questa 
forza e capacita di lotta su 
altri terreni: su quello della 
pace come su quell! delle 
grandl trasformazioni sociali 
che sono aU'ordine del gior-
no non solo in Italia ma in 
molti altri paesl ed in prlmo 
luogo nell'Europa occidentale. 
Noi vogliamo un'Europa de
mocratlca, ed e quindi in que
sto quadro che si colloca la 
nostra posizione nei confron
tl del MEC e della Comuni-
ta europea. Bisogna quindi 
muovers! a questo llvello, per
che ora e ad esso che molte 
delle questionl che ci interes-
sano direttamente. in Italia, 
soprattutto sul piano economl-
co e sociale. si decidono. 

Per questo dobbiamo pre-
stare attenzione a cid che sta 
awenendo di nuovo, di posi-
tivo in tutto un arco di for
ze politiche deU'Europa occi
dentale. dove si e registrato 
un sensibile spostamento a si
nistra del corpo elettorale, tal-
volta fino ai comunisti, cui 
si e contrapposto un secco in-
debolimento delle destre co
me in Olanda ed in Germa-
nia. E lo stesso vale per II 
Giappone, 1'Australia e !a 
Nuova Zelanda. Questo spo
stamento a sinistra ha un 
grande valore in quanto alia 
sua base e'e un orientamento 
di grand! masse operaie e 
giovanili a mutare profonda-
mente rorganizzazione della 
societa. Non a caso in tutti 
questi paesi i sindacati diret
tamente od indirettatnente 
hanno contribuito in modo de-
cisivo al successo delle slni-
stre e dei socialisti. In Fran-
cla oggi buona parte del pro-
gramma comune delle sinistre 
riguarda le riformc economl-
che e strutturali. 

Saxebbe comunque sbagllato 
pensare che ormai le cose an-
dranno inevitabilmente per il 
giusto verso — si hanno notl-
zie di una attenuazione de
gll impegni di Brandt sulle 
grandi riforme sociali — per 
cui e essenziale una pronta 
iniziativa dei comunisti verso 
1 socialisti ed 1 socialdemo-
cratici perche non siano mor-
tiflcate le spinte operaie, gio
vanili verso le riforme. Si de-
ve cercare e trovare — co
me e awenuto per i probleml 
della pace e del Viet Nam — 
un accordo per un'azione co
mune sul piano della lotta 
per la democrazia, per le ri
forme sociali. per le rivendi-
cazioni operaie a llvello dl 
Comunita Europea. In questa 
direzione e necessario che '1 
nostro Partito debba fare 
quanto e possibile per giunge-
re rapidamente ad un incontro 
tra i partiti comunisti europei 
al fine di pervenire ad una 
posizione comune sul grand! 
problem! che ci stanno di 
f ronte. 

E* alia luce della sltuazione 
Internazionale che occorre va-
lutare quanto awiene oggi nel 
nostro paese: 11 problema e 
oggi quello di far cadere II 
govemo Andreotti, lndicando 
neirantifascismo e nella dife-
sa della Costituzione gll ele
ment! essenziali del nostro 

giudizio verso un eventuale al* 
trb governo. Ed in questi ele-
mentl cl sono i presuppostl an
che per una reale Inverslone 
dl tendenza. 

TERRACiNI 
Se il corso della politica In

ternazionale Influlsce sempre 
piu largamente sulla politica 
interna del slngoli paesi, spe
cie se di minore importanza, 
clo awiene a lunghl period!, 
e non per un automatlsmo che 
escluda la possibility di dlscre-
panze e sfasamenti che corri- • 
spondono alle necesslta e alle 
scelte politiche proprie di cia-
scuno di essi. Non e'e dubbio 
pertanto che 11 ritorno offen-
slvo della destra abbia mar-
ciato in Italia negll ultimi 
tempi sulla scla dl una sltua
zione internazionale che si 
presentava ancora sempre te-
sa e perlcolosa. Ma col soprag-
glungere dl una fase dl confor-
tante e crescente distensione 
su scala mondiale non si e 
manifestato nella politica in
terna itaiiana una inverslone 
dl tendenza. E cid perche1 1 
problem! specific! del paese 
sono giunti ad un tale grado 
dl acutezza da non acconsen-
tire a nessuna delle parti con-
trastantl un afflevollmento 
della loro azlone. Pud addirit-
tura dlrsi che proprio il timo-
re che la situazione Interna
zionale ragglunga un grado 
tale dl rasserenamento da as-
slcurare un lungo periodo dl 
pacifica collaborazlone fra tut
tl gll statl spinge la destra 
itaiiana a bruciare le tappe 
della sua impresa antldemo-, 
cratica, nella speranza di giun-
gere a tali conquiste da lm-
pedire pol ognl successo al-
l'azione difensiva e di ricon-
quista delle masse. 

In questo quadro ' sarebbe 
tuttavia errore trascurare la 
importanza che i problem! in-
ternazionali conservano nella 
determinazione delle piu im
mediate scadenze della nostra 
politica interna. Ma proprio 
la felice conclusione della 
guerra nel Vietnam ' esclude 
che essa possa continuare ad 
esercitare la funzione traente 
e unificatrice del movimento 
popolare del nostro paese. 
Questa funzione torna pertan
to ai problemi di fondo della 
politica interna, tra i quail 
primeggiano la difesa delle li-
berta democratiche e, in con-
nessione, la lotta contro il fa
scismo. Manca perd ancora 
per quest'ultima una imposta-
zione comprensiva a lungo re-
spiro, cid che le impedLsce dl 
assumere quel grado di con-
tinuita che sola pud assicurar-
le l'adesione crescente e ope-
rante delle grandi masse po-
polari. In connessione con la 
lotta contro il fascismo e per 
la difesa della liberta, che fa 
tutt'uno con la lotta per il 
rovesciamento del governo at
tuale, si pone il problema del-
rindignamento e della ripulsa 
dei moti awenturosi del
l'estremismo dl sinistra, j In
fatti l'azione !d<*He> destre > e 
largamente avvarftalggiatamal-
le azioni inconsulte e condan-
nabill dei vari gruppi e grup
petti i quali obiettivamente si 
inseriscono nella strategia del
la repressione e della ten-
slone. 

Tuttavia, poiche questo schie-
ramento estremista di sinistra 
esiste e conserva, nonostante 
la nostra azione chlarificatri-
ce, una notevole area di in
fluenza sulla gioventu delle 
scuole, combatterlo non si
gnifica ignorarlo e tantomeno 
evitare in linea dl princlpio 
le occasioni di creare tra dl 
esse e il moto unitario demo
cratico una qualche connes
sione. A questo proposito e sin-
tomatico il fatto che appunto 
uno dei gruppi piu estremi tra 
gli estremisti abbia di recente 
cercata la solidarieta dello 
schieramento democratico di 
sinistra, che pure metodica-
mentc dispregia e condanna, 
appunto sul terreno della di
fesa di una liberta democra
tlca. 

Mi riferisco all'episodio che 
un po' artiflciosamente ha tro-
vato nelle discussioni di que
sto comitato centrale un po
sto di tanto rilievo — quello 
di certe firme apposte ad una 
dichiarazione di numerose per-
sonalita di sinistra, fra cui al-
cuni compagni del nostro par
tito, per la scarcerazione di un 
dirigente estremista arrestato 
a Torino in conclusione di una 
sua conferenza stampa. Pre-
ciso che parlo per me soltan
to. Ebbene, lo penso che nella 
complessita necessaria delta 
politica del nostro partito, il 
quale non pud ignorare alcun 
aspetto della vita e delle lotte 
del paese, sia permanentemen-
te necessario ritrovare la con
nessione e 11 coord inamen to 
tra le posizioni che singolar-
mente vengono assunte e sta-
bilite nei confronti di ciascu-
no di essi. NeU'episodio in pa-
rola, i momenti confluent! e 
che proponevano una scelta 
erano quelli della lotta in di
fesa delle liberta, dell'unita 
democratlca e della lotta con
tro l'estremismo. Ora i prim! 
due sono con chiara evidenza 
le travi portanti della nostra 
strategia attuale. 

D'altra parte schleraxsi in 
difesa di un estremista fatto 
bersaglio di un atto persecu-
torio e di repressione non com-
porta in alcun modo accettar-
ne le posizioni politiche e le 
conseguenti azioni. E cid giu
stamente YVnita pose in rilie
vo allorquando, dinnanzi alle 
deformazioni che del mio atto 
furono tentate proprio dai gior-
nall della destra, ne chiarl la 
sostanza e il significato. H mio 
gesto pud essere opinabile, 
ma tuttavia sta indubitabil-
rrtente in queH'ambito di scel
te che nel quadro della politi
ca del partito non pub essere 
sottratto alia responsabilita 
dei slngoli compagni. 

A. CfCCHf 
Esistono iimiti nella salda

tura tra il movimento di lot 
ta e gran parte della gioven
tu occupata e disoccupata. Al 
lo stesso tempo esiste una 
sfasatura tra lotta generate e 
lotte studentesche. Se da un 
lato i giovani sono statl pro-
tagonlstl della battaglla de
mocratlca ed an tl fascista e 
per un dlverso sviluppo eco-
nomlco, dmU'altro non hanno 

portato un contributo auto-
nomo al movimento per le ri
forme, a partire dalle condl* 
zlonl speclflcamente vissute: 
ne e un esempio la lotta par 
la occupazlone, In cui essi non 
glocano ancora 11 ruolo fnnda-
mentale che loro spetta. 

• La nostra azione deve par-1 
tire daU'analisi della crisl del 
paese che e vissuta dalle nuo
ve generazloni attraverso una 
condizione dl supersfrutta-
mento nella fabbrica, dl uno 
studio dequallficato e scLsso 
dalla realta, dl dlsoccupazio-
ne e di occupazlone precarla. 
Intorno a questa crisl emer-
gono orlentamcntl ldeall dl-
versl tra I giovani, che han
no un tratto comune: un rap-
porto distorto vissuto • nella 
scuola e nella fabbrica eon 1 
llmltl dl questa democrazia 
e dl questo Stato. E' neces
sario, quindi, rivolgersi alle 
nuove generazloni con pro-
spettive di lotta per una dl 
versa formazlone culturale e 
professionale, per nuovl ltvel-
11 qualltativi e quantitatlvi dl 
occupazlone, per una nuova 
scuola e per una nuova po
litica della rlcerca scieniifi-
ca ,per un controllo demo
cratico sul mercato del Ja-
voro. Inoltre fra i compitl 
fondamentali che stanno oggl 
dl fronte al Partito e alia 
FGCI e'e quello dl una atten
zione nuova verso la lotta nel
la scuola. SI tratta dl porta-
re avantl un'azione politica e 
teorica contro le position! 
estremlste, operando la neces
saria dlfferenziazlone e ten-
dendo a recuperare fasce stu
dentesche ' Influenzate dal-
Testremlsmo o fuori dal dl-
battlto politico. Questo ci po
ne dlversi compiti che non 
sono quelli dl andare Bempli-
cemente a sventolare la no
stra linea o di assumere una 
« vislone cattedratlca » rispet-
to alle masse studentesche. 

• In partlcolare occorre muo
vers! In due dlrezionl: da un 
lato estendere la democrazia' 
nella scuola e giungere a for
me dl sua Istltuzionallzzazio-
ne che recuperino la grande 
spinta democratlca del '68; 
dall'altro dare una nuova per-
sonallta politica agll student! 
mediante lo sviluppo di un 
nuovo movimento studente
sco. Questo nuovo movimen
to non pud non essere che 
espressione di una parte de
gll studentl: quella che vuole 
stabillre un rapporto dialetti-
co con il movimento operalo. 
Deve essere una «avanguar-
dia di massa» che verso gli 
student! e le strutture di de-

' mocrazia tenga un rapporto 
di attenzione e di rlspetto, fa
cendo si che le masse stu
dentesche siano direttamente 
protagoniste della decislone e 
della gestlone della lotta. E' 
quello che viene avantl con 
la Lega degll student! bares! 
ed il Movimento studentesco 
dl Firenze. 

mCALUSO 
Dopo le elezionl constatam-

mo uno spostamento a destra e 
una svolta moderata nella DC 
e giudicammo il governo An
dreotti come lo strumento dl 
questa svolta, attribuendogll 
la definizione di governo mo-
derato. conservatore, debole e 
pericoloso. Questo giudizio ri-
mane valldo oggi. Non si pud 
infatti affermare che siamo 
In presenza di un govemo 
clerico - fascista dinanzi al 
quale non resterebbe che ri-
petere il tipo di opposizione 
che portammo al governo 
Tambroni. E cosl pure si deve 
essere rigorosi nel definire la 
situazione complessiva: e giu
sto dire che siamo in un clima 
e in una situazione di repres
sione, che vi 6 una repres
sione talmente generalizzata 
da invest! re financo — come 
si dice nell'appello per la H-
berazlone di Viale —- il di-
ritto di rlcerca ideale quando 
esso si col lega aU'impegno 
politico? Un giudizio simile 
sarebbe errato e ci porte-
rebbe a gravi conseguenze. 
Percid non concordo con il 
giudizio espresso a questo 
proposito dal compagno Ter-
racini. Nessuno di noi. m-
fatti, hega 1'esigenza di una 
ferma azione per difendere la 
liberta di opinione e di stam
pa, per tutti e quindi anche 
per gli estremisti di sinistra, 
e si pud anche avere valuta-
zioni differenti sull'a impegno 
culturale J> di Viale e di altri. 
Ma se fosse vero che in Italia 
siamo ormai al punto dl es
sere arrestati quando l'impe-
gno culturale si traduce in 
azione politica, allora tutta la 
nostra linea e la nostra pro
spettiva dovrebbero mutare, 
dato che ci trovereramo gia 
di fronte ad un regime si
mile a quello del colonnelli 
grecl. In realta siamo in pre
senza di fatti represslvi, di 
una ripresa dei gruppi rea-
zionari allintemo dell'appa-
rato statale, ad un extenders! 
della repressione padronale 
nelle fabbriche, ma non si 
pud parlare dl generale messa 
in mora delle liberta oosti-
tuzionali. 

Non vedere questo vorrebbe 
dire non cogliere la debo-
lezza del govemo: una debo-
lezza che si esprime nel fal
limento di due obiettivl cen
tral!: l'awio di una ripresa 
economica su una base con-
troriformatrice e rinstaura-
zione di una politica deli'or-
dine pubblico quale quella 
che avemmo negli anni '50. 
Conosciamo i tentativi dl im-
porre una sterzata conserva-
trice sul grandi problemi so
ciali e della liberta, ma ve-
diamo anche che fra le lm-
postazioni govemative e ia 
loro attuazione pratlca e'e una 
notevole differenza. Basti ve
dere come e stata modificata, 
in senso migliorativo, la pri
ma parte del progetto gover-
nativo sul fitti agrari che e 
anche una prova dell'impos-
siblllta per la DC di conge-
lare la dialettica parlamen-
tare. Proprio la vlcenda par-
lamentare dimostra che e im-
possibile nella situazione ita
iiana lsolare il PCI, restau-
rare 11 muro della dellml-
tazione della maggloranza, ri-
durre 11 dlscorso al PSX alia 
sempllce logica dell'antlcomu-
nlimo. 

Abbiamo affermato l'eslgen. 
za dl evitare che si produca 
un conglungimento fra forze 
moderate e forze reazlonarle 
e fasclste, ben sapendo che 
eld cl chiamava ad un'azione 
piu attenta (anche operando 
rettlflche dl forma e dl con-
tenuto) verso 1 cetl medl, il 
Mezzoglorno, l'apparato dello 
Stato. Quest'ultimo punto, in 
partlcolare, merita una rifles-
sione. Un congiunglmento del-
l'apparato dello Stato con le 
forze reazlonarle muterebbe 
profondamente la sltuazione 
politica. G1& nel 1964 e'e sta
to un tentatlvo dl vertlce in 
questo senso. Ma si e vlsto 
che una tale operazlone ri-
sulta vlncente solo quando 
prevalga un orlentamento, un 
clima antidemocratlco nel-
l'apparato statale. Ad evitare 
che eld accada, occorre che 
nol sapplamo sempre operare 
le necessarle dlstlnzlonl nel 
giudlcare l'apparato e che ri-
prendlamo con forza quel po
sltlvo discorso suH'ordlne che 
facemmo durante la campa
gna elettorale. 

Macaluso ha quindi svolto 
alcune considerazlonl sul pro
blema della prospettiva. E' 
senz'altro vero che un'alter-
natlva si prepara allargando 
la base dell'opposlzione, sv!. 
luppando il movimento dl lotta 
e 11 confronto programme-
tlco e tenendo in piedi l'lnl-
ziativa verso le forze poli
tiche. Questa base di opposi
zione e oggi certamente piu 
larga perche siamo riusciti — 
almeno in parte — a bru
ciare la carta centrista tanto 
che anche certe forze che su 
di essa avevano puntato oggl 
appaiono deluse e incerte. 
Quando insistiamo nel dire 
che non si deve tornare alia 
politica falllmentare e perlco
losa del centroslnistra, d an
che questo un contributo ad 
allargare la base dl opposi
zione al governo fra la classe 
operaia e 1 cetl medl. II 
problema che cl sta dl fronte 
non e di incoraggiare o sco-
raggiare forze politiche de
mocratiche ad andare al go
verno; il problema e di avere 
una posizione che non divida 
su questa questione il PSI, 
che solleciti l'arco piu amp'.o 
di forze nella DC. che abbia 
la comprensione delle masse 
e in partlcolare di quelle che 
sono state deluse dal centro 
sinistra. Questa posizione si 
articola nella duplice esigenza 
di battere il piu rapidamente 
possibile il governo Andreotti 
e di pervenire ad una dire
zione politica del paese ca-
pace dl garantire 11 regime 
democratico e di avviare un 
confronto reale sul grandi te
rn! apertl. 

PASQUINI 
Dl fronte alia vlttorla del 

popolo vietnamlta ed alia mo-
billtazlone mondiale che vi e 
dietro, vl sono due considera-
zioni da fare. La prima ri
guarda le condizioni favorevo-
11 che l'accordo di pace apre 
per la instaurazione di un 
regime di rapporti internazio-
nail basato sulla coeslstenza 
pacifica. II cambiamento nei 
raDDorti dl forza su scala 
mondiale offre infatti la pos-
sibilita di raggiuncere nuovi 
e piti avanzati traguardi nel
la distensione internazionale. 
Questo perd a patto che vi 
sia cosclenza che si tratta dl 
un processo da portare avan 
tl con il contributo anche dl 
altre forze, con la mobilita-
zione congiunta delle forze so-
cialiste, antimperialiste e di 
pace, attorno ad obiettivi mol-
teplicl che vanno dalla solu-
zione dei conflitti in atto ad 
accordi per il superamento 
dei blocchi militari, a mlsure 
dl intervento che affrontino 
1 problemi della fame e del 
sottosviluppo. 

La seconda considerazinne 
rieuarda i nuovi livelli ed i 
nuovi contenuti della nostra 
mobilitazione antimoerialista. 
Occorre clod garantire conti-
nuita aU'iniziativa che finnra 
si e sviluDpata sui proble
mi della pace e del Vietnam, 
quali problemi central i per 
1'avanzata della strategia del
la coeslstenza pacifica. H ter
reno nuovo dl mobilitazione 
diventa. cosl. quello del ri-
spetto degli accordi di pare. 
del rlconoscimento italiano 
della RDV, di rapporti del no
stro naese con il govemo ri-
voluzionario prowisorio del 
Sud. del nostro contributo al
ia ricostruzione del Vietnam. 
La campagna per la raccol-
ta di un miliardo di lire Ian-
ciata daeli amministratori to-
scan! si muove in ouesta di
rezione e si sta configurando 
come un nuovo. ImDortante. 
unitario momenta di mobili

tazione sul problemi apertl 
dall'accordo dl pace. In so
stanza. ha fatto grandi passl 
In avantl la consapevolezza 
che per costruire rapporti ln-
ternazlonall di pacifica coe
slstenza occorre che la mobi
litazione antlmperiallsta non 
conosca soste, non smoblliti, 
che non vi siano ritomi in-
dietro, che le diverse compo-
nentl politiche che si sono bat-
tute per la pace nel Vietnam 
siano in grado dl sviluppare 
e dare coeslone ad una stra
tegia comune di lotta. 

Per quanto rlguarda la si
tuazione Interna, occorre chle-
dersi se la ripresa della stra
tegia della tensione non co-
stltuisca un tentativo dl ri
sposta al movimento unitario 
e di massa che si sta svi-
luppando nel nostro paese, e 
che vlene acqulstando sempre 
dl piu le connotazloni di un 
movimento che. superando li
mit! del passato, si mostra In 
grado di saldare assleme (co
me sta awenendo anche nel-
l'esperlenza toscana) riforme 
e contrattl, occupazlone e svi
luppo economlco, dl presen-
tare clod esso delle risposte 
valide alle esigenze dl rinno-
vamento del paese. Da qui la 
urgenza dl battere questo go
verno per garantire lo svilup
po e 1'allargamento del mo
vimento di massa. 

T0RT0RELLA 
E" certo motivo dl ram-

marico il fatto che una no-
ta di commento pubbllcata 
dall'organo del partito a pro
posito dell'appello per la 11-
berazione dell'esponente di 
un gruppo estremista arre
stato a Torino, ha potuto es
sere interpretata quasi come 
un avallo anzichd come una 
dlfferenziazlone dagli inaccet-
tabili gludizi politlcl espressl 
in quell'appello: giudlzl che 
non hanno niente a che fa
re con l'esigenza di difendero 
chiunque contro arbltrii e 
violazioni della legalita. An
che quest'episodio, comun
que, ci richiama ad un'at-
tenta valutazione della slstua-
zione esistente in Italia, dei 
reali pericoll che si presen
tano. del ruolo che. in tale 
situazione, assolvono i grup
pi estremisti. 

II quadro politico del pae
se — come ha detto la rela-
zione, con cui concordo — 
presenta aspettl dl indubbia 
pericolosita determinati da 
guasti profondi non rapida
mente superabili (dall'aumen-
to del prezzi alia crisl del 
Mezzogiorno, dalla scuola al-
l'occupazione). Su tale ter
reno e possibile un innesto 
di nuove e gravi awenture 
reazionarie per le quali lavo-
rano centrall dl provocazio-
ne e di spionagglo interne e 
straniere, e che determinati 
gruppi della Dc hanno inte-
resse a non stroncare per uti-
lizzare l'azione di destra co
me remora ad uno sposta
mento democratico, come ali
bi per una chiusura a sini
stra. 

Non vi pud essere dubbio 
sull'esistenza di tall pericoli: 
il problema e, piuttosto, di 
come combatterli. Va ricor-
dato, in primo luogo, che la 
controffensiva di destra non 
avrebbe avuto le punte che d 
venuta assumendo se non 
avessimo ottenuto risultati e, 
anche, vittorie di tale porta-
ta da proporre come reale 
la esigenza di uno spostamen
to a sinistra della situazione 
politica. Di qui e nato il 
erande sforzo per respingere 
questa avanzata: una controf
fensiva, appunto. che lavo-
rando anche su lacune ed er
ror! del movimento operalo e 
democratico, ha guadagnato a 
sd gruppi e strati anche con
sistent!. Dobbiamo ora con-
statare dei progressl, per le 
correzioni apportate dal mo
vimento sindacale su questlo-
ni essenziali dello sviluppo 
economlco, per la saldatura 
che si va realizzando fra Nord 
e Sud, per deflnizioni della 
politica del nostro partito 
in tema dl sviluppo econo
mlco che favorlscono un av-
vicinamento a settori del 
ceto medio produttlvo. Que
sto stesso comitato cen
trale, avanzando la proposta 
di un ruolo positivo del no
stro Paese nella mutata situa
zione internazionale, accresce 
le possibility dell'azione no
stra e di tutte le forze de
mocratiche al fine di un mu-
tamento generale del corso po
litico italiano. Va infine sot-
tolineata e ribadita la giustez-
za della politica del nostro 
partito verso il mondo cat-
tolico, politica rhe ha impe-
dito il tentativo operate dalla 

destra di saldare in un fron
te da blocco d'ordine forzo 
reazlonarle e masse cattoliche. 

Sono tutti punt! essenzia
li da rlcordare, non per un 
inventarlo, ma per conqulsta
re l'insieme del partito al con
tenuti reall e aU'impegno 
Ideale della nostra politica. 
Solo da cid pud venire la ca
pacita per continuare vitto-
rlosamente la lotta verso la 
controffensiva di destra e per 
andare avantl verso nuovl 
sviluppl democratici. Vi 6 
anche un problema dl propa
ganda: la nostra stampa ha 
svolto con vlgore e con cre
scente consenso il compito di 
rlflettere con rlgore la nostra 
politica; ma questo non ci 
pud bastare. Oltre all'azione 
dl propaganda d necessario 
sollecltare con maggiore siste-
maticita una lotta e un mo
vimento su alcune grandi que
stionl concrete che toccano 
da viclno la vita di grandi 
masse: scuola, Mezzogiorno, 
occupazlone, prezzi e, innan-
zl tutto, difesa della legalita 
democratlca e costltuzionale. 
Da cid pud e deve dcrivare 
lo spostamento di masse e dl 
forze politiche su posizioni 
che spingano a soluzioni de
mocratiche avanzate. L'urgen-
za della caduta del governo 
Andreotti d fuori discussione; 
ma la relazione sottolinea giu
stamente che vogliamo la ca
duta del governo al fine di 
strappare soluzioni positive di 
grandi problemi sociali: que
sto e cid che conta per le gran
di masse popolari. Contem-
poraneamente, a tale concre-
tezza deve corrispondere un 
nostro maggiore impegno nel
la battaglia morale e ideale. 

La nostra politica unitaria 
d tanto piu giusta quanto 
piu la sosteniamo — come 
abbiamo sempre cercato di fa
re — con uno sforzo per con-
fermare la nostra concezione 
della vita pubblica, l'esigenza 
di un nuovo costume civile. 
Uno dei pericoli sostanziali e 
che l'ansia del nostro parti
to a ricercare convergenze ed 
unita con altre forze, che pu
re sono intaccate dai vizi pro
fondi che degradano la vita 
pubblica itaiiana, possa esse
re confusa, per opera di una 
propaganda faziosa e menzo-
gnera, con un minore nostro 
impegno ad affermare il pa
trimonio irrinunciabile di one-
sta e pulizta morale del mo
vimento operaio e socialista. 

In tale impegno ideale e 
morale e uno dei terreni per 
accentuare la sconfitta dei 
gruppi avventuristi. Questi 
trovano una base oggettiva 
per la loro azione nella si
tuazione grave in cui sono 
state gettate dalla politica f ol-
le dei governi grandi masse 
studentesche, prive di prospet-
tlve. Su questa base nascono 
le spinte irrazionali di alcu-
ni gruppi che si cristallizza-
no in un distacco sempre 
maggiore dalla realta del Pae
se e dalla vita delle grandi 
masse, distacco che si accre
sce quanto piu si accentua la 
disperazione per il fallimento 
politico. 

II problema nuovo e grave 
al quale ci troviamo di fron
te, e la teorizzazione della 

. lotta armata che viene avan-
ti da parte di qualcuno di 
questi gruppi; teorizzazione 
che, nella presente situazione, 
e pura farneticazione provo-
catoria. E' questo un punto 
su cui bisogna essere esplici-
ti. Da cid l'insistenza nostra 
sui grandi temi dell'elabora-
zione politica e ideale, ma an
che la campagna che dobbia
mo accentuare contro il ter-
rorismo, contro la fuoriusci-
ta dal terreno democratico. Vi 
e e vi sara un tentativo di 
utilizzazione delle posizioni e 
degli atti reali di alcuni grup
pi awenturistici per la cam
pagna di destra; vi e il ten
tativo di scatenare una campa
gna di isterismo per copri-
re le colpe e i criminl della 
destra. Percid occorre contem-
poraneamente rigore politico 
e impegno ideale. Dobbiamo 
combattere, con l'appello alia 
ragione, l'isteria che si cerca 
di muovere da parte di set
tori importanti della stampa 
e da parte della destra. Dob
biamo con la nostra iniziati
va positiva e con l'accentua-
zione del richiamo alle fina-
lita profonde della nostra 
azione, guadagnare alia lotta 
per la trasformazione della 
societa itaiiana le masse piu 
vaste dei giovani studenti. E* 
pienamente possibile vincere 
anche questa battaglia. 

Daremo domani il resocon-
to degli interventi di Patac-
cini, Pasquali, Roasio. Cac-
ciapuoti, Calonaci. P?ssigli. 

Gia raggiunti 535 milioni 
per gli abbonamenti all'Unita 

Altri 33 milioni raccolti nella settimana scorsa - Le organizzazioni emi-
liane hanno raggiunto il 72% dell'obiettivo - Notevole aumento della 
somma rispetto all'anno passato - Successi conseguiti anche nel Sod 

Dal 31 gennaio al 7 feb
braio sono stati raccolti 
per I'Unita altri 33 milio
ni in abbonamenti, portan-
do i versamenti effettivi a 
535 milioni, pari al 57% 
dell'obiettivo finale. Deter-
minante ancora una vol-
ta il contributo dell'Emilia 
Romagna. 

Le organizzazioni di Par
tito hanno infatti raccolto 
252 milioni in abbonamen
ti, pari al 72% dell'obiet-
tivo, il che mette realmen-
te in grado la regione dl 
raggiungere al 30 aprile 
l'obiettivo della prima tap-
pa, e cioe 1'85%. Dato an
cora piu significativo & il 
fatto che tutte le Federa
zioni emiliane, senza ecce-
zione alcuna, hanno effet-
tuato versamenti superio-
rl a quelli dello scorso an
no alia stessa data, Non 
solo, Bologna, Modena, Pia-
cenza, Reggio Emilia, Ra
venna hanno superato 11 
70% dell'obiettivo e, dopo 

Ravenna, anche Reggio 
Emilia ha quasi raggiun
to 1'80%. 

Nella graduatoria reglo-
nale dei versamenti la 
Lombardia h al secondo 
posto avendo gia versato 
oltre 83 milioni. Segue la 
Toscana con oltre 65 mi
lioni ed il Piemonte con 
oltre 49 milioni. Bisogna 
aggiungere che l'impegno e 
generalizzato a tutte le 
nostre organizzazioni; in
fatti, le Federazioni che 
hanno effettuato versamen
ti superiori a quelli dello 
scorso anno sono 55 e fra 
queste si distinguono, ol
tre a tutte quelle emilia
ne gia citate. La Spezia 
che ha versato mezzo mi-
Hone in piu, Brescia con 
900 mila lire, Venezia con 
un milione ed in generale 
quasi tutte le Federazioni 
del Veneto, Udlne, Firen
ze con 3 milioni, Livorno 
con un milione e duecen-
tomila, Plstola con tin mi

lione e trecentomila, ITJm-
bria ha versato un milio
ne in piu. Infine una buo
na ripresa vi h anche nel
le Puglie dove Bari ha gia 
versato complessivamente 
due milioni e centosessan-
tamila, Foggia un milione e 
mezzo; prosegue inoltre 
con successo la campagna 
abbonamenti in tutte le 
Federazioni della Sarde-
gna. 

Complessivamento a ll
vello nazlonale, pur tenen
do conto delle situazionl 
di ritardo. che pure esisto
no, al 7 febbraio sono sta
ti versati 25 milioni in piu 
rispetto alio scorso anno 
ed e questo un risultato 
politico cui nei prossimi 
mesl dovranno contribute 
tutte le Federazioni. Que
sto impegno del partito ha 
inoltre permesso di conqul
stare 4 mila nuovi abbo-
natl a I'Unita in tutto Ita
lia. 
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