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; Si 6,fenuto a Mosca dal 16 al 24 selfembre il 
Forum mondiale di solidarieta delta gioventu e degli 

tudenti nella lotta per I'indipendenza. e la liberazione 
lazionale ». A l«Forum»hanno preso parte delegazioni 

[di circa 400 organizzazioni giovanill di 120 paesi. Pub-
Iblichiamo, unitamente ad una nostra corrispondenza da 
Mosca, i brani salienti delta relazione che il compagno 
Achille Occhetto, segretario nazionale della FGCI, ha svolto 
dinanzi all'assemblea plenaria del 19 settembre. 

LA FGCI AL FORUM DI MOSCA 
LA RELAZIONE 

DI OCCHETTO 

St 

Carl amici, delcgati! II tema 
affidato a qucsta mia relazione 
e quello dell'unita di tutie le 
forze democratiche e progres
sive nella lotta per la liberazio
ne del popoli dallo asservimento 
colonlale, per la liberazione di 
milioni di uomlni e di continen-
ti inter! dalle condizioni di fa
me, dl arretratezza e di sfrutta-
mento in cui la dominazione 
imperialista li ha gettati. 

E" con profonda commozione 
che mi appresto ad affrontare 
un simile terns a cosl breve dl-
stanza dalla scomparsa di un 
grande internazionalista e com-
battente dell'unita del movlmen-
to operaio e democratico quale 
fu il nostro compagno Togliatti; 
egli cl ha lasciato un messaggio 
di unita, il messaggio piu utile 
e piu sicuro perche si fonda 
sulla flducia nella ricerca obiet-
tiva e razionale come condizio-
ne indispensabile della compren-
slone reciproca fra i vari repar- ' 
ti del grande esercito della li
berta. «Attribuiamo una Impor-
tanza decisiva per lo sviluppo 
del nostro movimento — aveva 
egli scrltto negli ultiml atti del
la sua vita di rivoluzionario — 
alio stabilirsi dl ampi rapporti 
di reciproca conoscenza e dl col-
laborazione Ira i partiti comu-
nisti del paesi' capitalistic! e i 
movimentl di liberazione " del 
paesi colonial! ed ex colonial!» 

I fatti del Vietnam e di Cipro 
hanno ancora una volta mostra-
to qual e il vero volto dell'im-
pcrialismo e come la situazione 
internazionale sia profondamen-
te pericolosa (...). 

In questa situazione l'unita 
di tutte le forze democratiche 
in una azione comune contro i 
gruppi piu reazionari dell'impe-
rialismo deve realizzars! anche 
al di sopra delle divergenze 
ideologiche. Questa e una delle 
condizioni principal!. L'altra con-
dizione e che il dlbattito per la 
ricerca dl una giusta llnea di 
azione non degeneri nell'insulto 
ma si fondi su una conoscenza 
obiettiva dei problem! che ci 
stanno di fronte. Uno dei tratti 
caratteristici dl una giusta lot
ta per la liberazione dei popoli 
dal glogo colonialista consiste 
nel legame che bisogna stabilire 
tra l'azione del paesi socialisti. 
lo sviluppo della lotta del pro
letariate e d! tutte le forze de
mocratiche nel grandl paesi ca
pitalistic! per la liberazione da 
un regime di classe. e lo svilup
po della lotta per la liberazione 
del popoli del paesi colonial! e 
semicolonlali. oppressi e sfrut-
tati dall'lmperlallsmo. Questo le
game deve essere trovato non 
attraverso una stanca ripetizio-
ne di principii. ma approfonden-
do la conoscenza delle trasfor-
mazioni intervenute nella strut-
tura del mondo. (™) 

SI parla molto spesso della 
necessita dl una continua ten-
sione rivoluzionaria, si esalta 
giustamente la lotta dei popoli 
c su questo non possiamo non 
essere d'accordo. Ma ci sembra 
inspiegabile. anzi dannoso per lo 
stesso sviluppo della lotta anli 
imperialista. la pretesa di ridur-
re le lotte dl liberazione dei 
popoli ad un unico modello. Una 
simile pretesa non coglie la no-
vita della situazione e dei com
piti che cl stanno difronte (—)-

Accanto a cib esiste anche una 
responsabilita del movimento 
operaio occidentale. e noi sen-
tiamo tutti l'insufficienza del-
l'aiuto dato alia rivoluzione co
loniale. Insufficienta che, in al-
cun cast, ha dato luogo al ma-
nifestarsi nelle file del movi
mento operaio occidentale. di 
posizioni opportunistiche e atte-
sistiche. Per questo il problema 
piu serio che ci sta dl fronte 
non e quello di condurre di
spute prive di signiUcato ma e 
piuttosto quello dl impegnarci 
in un reale approfondimento dei 
problemi che sono sul tappeto 
per raggiungere una nuova uni
ta ad un piu alto Uvello. (_) 

Infatti e difficile realizzare una 
solidarieta concreta con i popoli 
che lottano per la propria in-
dipendenza se non si amva. pri
ma di tutto, ad una profonda 
comprensione delle diverse con
dizioni in cui si svolge la lotta 
nel varii settori del movimento 
democratico e popolare e se non 
$i riesce a realizzare tra questi 
U necessario legame. Perci6 bi
sogna guardarsi da ogni valu-
tazlone unllaterale delle forze 
motrlcl della rivoluzione e da 
una vislone schematlea del pro-
cesso rivoluzionario che affida 
al movimento dl liberazione del-
l'Asia. deirAfrica. dell'America 
Latina una funzione di primo 
piano nella lotta anti imperia-
listica. mentre si sottovaluta la 
azione del movimento operaio 
occidentale. Consideriamo com-
pletamento falsi e semplicistici 
1 eriteri secondo cui si decide 
A » determinate forza combat-

terebbero la loro battaglia con
tro l'iniperialismo in prima linea, 
quasi che le altre se ne restas-
sero al sicuro nelle retrovie. 
Questa scelta arbitraria tra for
ze che sarebbero rivoluzionario 
e altre che non lo sarebbero piu 
e una scelta che divide il cam-
po anti-imperialistn 

Questa impostazione strategica 
sottovaluta gravemente 11 peso e 
la funzione che i paesi socialisti 
assolvono per aiutare il movi
mento di liberazione nazionale 
a respingere i ricatti economici 
degli imperialisti. e sottovaluta 
egualmente la lotta della classe 
operaia e del movimento demo
cratico dei paesi di capitalismo 
avanzato, la portata mondiale 
che essa ha per colpire l'impe-
rialismo nelle sue roccheforti. al-
le fonti del suo potere econo-
mico e politico, il contributo che 
da questa lotta pu6 e deve ve
nire anche per spezzare gli stru-
menti piu insidiosi e piu mo-
derni della politica neocolonia-
lista (...). 

Spetta alia classe operaia oc
cidentale di organizzare una lot
ta decisa contro gli strumenti 
di intervento vecchi e nuovi che . 
i gruppi imperialisti adoperano 
e di realizzare in questo modo 
la saldatura completa tra la lot- s' 
ta delle classi operate occiden
tal! e la rivoluzione coloniale 
contro il comune nemico rap-
presentato dai grandi monopoli 
internazionali. Oggi cl muovia-
mo in una situazione nuova: 
non siamo piu agli inizi della 
grande lotta dei popoli per la 
propria liberazione dal giogo co
loniale; assistiamo ormai al crol-
lo dei grandi imperi coloniali. 
L'imperialismo si serve dei me-
todi del neocolonialismo per im-
pedire il libero sviluppo econo-
mico dei paesi appena liberati. 
Per questo bisogna colpire al 
cuore I grandi gruppi monopo
listic (...). 

Soltanto se si sapra realiz
zare un rapporto organico tra 
azione dei paesi socialisti. rivo
luzione coloniale e sviluppo ori
ginate della rivoluzione sociali-
sta nei paesi capitalistic!, sara 
possibile portare con efficacia la 
lotta contro l'imperialismo. Cid 
apparira ancora piu evidente se 
si pensa che: 1) il movimento 
operaio nell'occidente capitalisti-
co pub sviluppare ancora me-
glio la propria azione se il cam-
po socialtsta rafforza il suo pre-
stigio non solo affrontando la 
competlzione in termini econo
mici ma anche attraverso un 
approfondimento della democra-
zia e una nuova organizzazione 
dei rapporti tra gli uomini; 2) i 
paesi socialisti possono arric-
chire la propria esperienza e al-
largare la democrazia anche gra-
zie all'apporto di idee e di azio
ne del movimento operaio oc
cidentale; 3) lo sviluppo della 
azione rivoluzionaria nell'occi
dente capitalistico aiuta i paesi 
sottosviluppatl a liberani dalle 
difficolta In cui si trovano e 
arricchisce tutta I'esperienza In
ternazionale di nuovi. valori e 
di nuovi contenutt di liberta. 

In questo senso il testamento 
che ci ha lasciato il compagno 
Togliatti e uno sguardo d'aquila 
sul mondo. sullo schieramento 
delle classi e una lezione di 
strategia rivoluzionaria. e il ri-
chiamo puntuale ai compiti nuo
vi maturati negll ultimi anni. 

(_) Compagni. amici delegati, 
rappresentanti dei popoli del-
TAsia. dell'Africa. deirAmerica 
Latina. sappiamo che qui tra di 
noi ci sono delle division!: ab-
biamo discusso e continueremo a 
discutere in questi giornL La 
dlscussione non e un dramma. 
lo pu6 diventare solo quando si 
trasforma in ingiuria. In man-
canza di rispetto reciproco. quan
do si pretende d! risolvere i 
problemi sul terreno del pre-
stlgio e della forza. Abbiamo di
scusso. continueremo a dlscute-
re. Dobbiamo pert* tutti sapere 
che al di fuori di questo Forum, 
in tutto il mondo. ci sono po
poli interi che lottano per il 
diritto di disporre liberamente 
di se stessi. che reclamano la 
loro liberta. ci sono operal e 
contadinl a milioni che offrono 
la loro vita per potersi llberare 
dal giogo deirimperialismo. Dob
biamo sapere che dall'altra par
te c*e l'imperialismo. U colonia-
lismo. questa bruttura che appc-
sta l'umanita. che deve essere 
racciata per sempre dalla fac-
cla della terra. Di fronte a que
sta realta. dobbiamo avere la 
forza di dire che saremo sem
pre uniti. che al dl sopra delle 
division! Ideologiche ci sara la 
unita della gioventu democrati-
ca In questo i giovani possono 
andare oltre I loro stessi par
titi. guardare avanti con corag-
gio. Perche1 le nuove generazio-
ni di oggi sono le generazioni 
dell'unita del mondo dl domanl. 
Se questo sara il risultato del 
nostro Forum, sara un risultato 
importante, indimenticabila. . . 

Nostro servizio 

MOSCA, settembre 
// « Forum » della gioventu, nato dall'esigen-

za di dare forma pratica, effettiva e operante 
alia solidarieta dei giovani di tutto il mondo in 
lotta contro lo sjruttamento capitalistico, i regimi coloniali 
e le aggressioni imperialistiche, ha dovuto subito affron
tare qxiestioni di fondo come quelle della pace e della 
guerra, della coesistenza 
pacifica, delle vie attraver
so cui realizzare la libera
zione degli uomini dalle varie 
jorme di oppressione: e in 
questo senso, malgrado le prn-
jonde divergenze manifestate-
si nel corso dei dibattiti come 
riflesso delle divergenze ideo
logiche esistenti oggi jra le 
forze rivoluzionafie mondiali. 
il Forum ha palesato la gran
de maturitd dei giovani dei 
cinque continenti ed ha dimo-
strato che oggi, proprio in rap
porto a questa maturitd, l'uni
ta delle diverse forze rivolu-
zionarie pud essere realizzata 
soltanto tenendo conto delle 
diversitd. dei movimentl e del
le condizioni nazionali in cui 
essi esplicano la loro attivitd. 
'-' Quel che ci preme qui k. di 
mettere in rilievo il senso di 
una discussione che, nelle cin
que commissioni di lavoro e 
stato in generale guidato da un 
elevato spirito di ricerca di 
una nuova unita delle forze 
motrici della rivoluzione. In 
pratica, il Forum e stato, per 
centinaia e centinaia di gio
vani rappresentanti milioni di 
loro fratelli sparsi in. tutto 
il mondo, un importante mo
menta di presa di coscienza, 
di riconoscimento e di indagi-
ne di quei fattori storicamen-
te nuovi che caratterizzano i 
movimenti rivoluzionari mon
diali. 

All'interno di ognuna del
le tre forze motrici del pro-
cesso rivoluzionario (paesi so
cialisti, terzo mondo, classe 
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IV Conferenza nazionale 

delle ragazze comuniste 

La f amiglia 
senza 
focolare 

operaic e movimenti demo-
cratici dei paesi capitalistici) 
esistono differenze estrema-
mente profonde che sarebbe 
assurdo ignorare in nome di 
un concetto astratto di unitd; 
ma_queste tre forze, pur con le 
loro differenze e divergenze in
terne, pur avendo compiti sto-
rici e obiettiui immediati evi-
dentemente diversi, debbono 
saper trovare forme di unitd 
e di solidarieta nuove che per-
meltano loro di affrontare e 
battere i comuni nemici: l'im
perialismo, il colonialismo, il 
capitalismo monopolistico e le 
fihazioni fasciste, razziste, ecc. 

Questa esigenza unitaria di 
fipo nt/ouo e stata particolar-
mente sottolineata dai giova
ni comunisti italiani che han
no dato un notevole contribu
to nella ricerca e neH'indaoinc 
per capire la nouitd della si
tuazione e per agire in fa-
vore di un'unitd non piu sche-
matica e formale ma «collo-
cata a un Uvello piu alto >, 
cioe a liueHo delle situazioni 
concrete. 

Forse il Forum, non ha dato 
tutti i risultati che ci si pote-
va aspettare da uno sforzo or-
ganizzativo cost ampio: ma ha 
permesso un confronto di idee 
e di situazioni la cui utilitd, 
crediamo, si fard positivamen-
te sentire nello sviluppo del
le lotte che attendono i giova
ni cui sta a cuore Vavvenire e 
il progresso dell'umanitd. 

Augusto Pancaldi 

MOSCA — Alcunl delegati al Forum: da sinistra Tsapata Bustok 
(Cile), Olga Bogorodskaya (URSS) e Migule Timoteo (Angola). 
Nella foto in teitata: una veduta della aala del Palazzo dei Con-
gretsi del Cremllno mentre ai svolgono i lavori del •> Forum >. 

NOI E GLI ALTRI 

CHI E ISOLATO? 
I 1 
I Attivita I 
; delta FGC 

di Roma ' 
' Protegue nella Federa- I 

I zione romana della Fgc ' 
I'attivita di proielitlimo. • 

INe l l 'u l t ima riunione del I 
Comitato Federate e sta
ta approvata la costitu- I 

I z i o n e di una commissio- I 
ne per la Provincia. II . 
lavoro della commissio- I 

I ne neo eletta ha gia da- ' 
to fruttt positivi. Sono I 

I state, infatti, distribuite | 
nei cireoli oltre 200 tea
se re della «leva Togliat- I 

I t i » ed e inlzlata, contem- • 
poraneamente, la riorga- • 

Inizzazione dei cireoli di | 
alcuni important! centri 
dei Camtelli | 

I 

e l l Pci e vecchio. II Pci c inutile. II Pci e fnori giuoco. La Dc vi augura 
felici scelte per gli anni futaria. 

Bartolo Ciccardini (ex responsabilc della Propaganda Dc) 
a 'Tribuna Politico* del 12 marzo 1963. 

cPensano all'Italia dell'ottocento, alia decrepita contrapposizione tra eco-
nomia e statalizzazlone. Sono partiti vecchi, inutili, sorpassati. Sono i partiti 
delle vaporiere e delle tessitrici a mano*. 

Luciano Benadusi (delegato nazionale del Movimento Giovanile 
della Dc) a * Tribune: Politico* del 26 marzo 1963. 

« Oggi in molti settori della societa ilaliana il problema non e di isolare 
i comunisti, ma di trarre dalllsolamento la Dc». 

Luciano Benadusi al IX Congresso della Dc del settembre 1964. 

I Faeaza: radaaa 
| delta glofeati. 
I comaaista ' 
I Numerose iniziative so- I 

I no in programma nelle I 

varie federazioni provin- . 
ciali. A Ravenna, nel I 

I q u a d r o delle manifesta-
zioni per II lancio della I 

I prossima campagna elet- | 
torale, la Fgc ha orga-
nlzzato per il 12 ottobre It 

I un raduno della gioventu < 

comunista che si terra nel i 

I comune - dl Faenza. 81 | 
prevede la partecipazio-
ne di quattromila giova- I 

I ni. Al raduno prendera la • 

parola II compagno Aldo I 
Tortorella, della Dlrezlo- ' 

I ne del Pel. v I 

A leggere queste frasi riesce difficile credere che 
fra Tuna e l'altra sia passato poco piu di un anno 
Eppure. e proprio cost: giudizi tanto diversi, tanto 
contraddittori, sono stat! dati dalla stessa persona 
a diciotto mesi di distanza l"uno dall'altro. Certo 
non sono stati mesi dl routine, di normale ammi-
nistrazione nella vicenda politica del nostro Paesc. 

Quando le prime parole furono pronunciate. il 
cl:ma nella DC era euforico; e'era, sU gia stato il 
Consiglio Nazionale dell'ottobre 1962 che aveva 
dato un robusto colpo di freno al primo centro-
sinistra fanfaniano; e'era stato anche il -disimpe-
gno preelettorale • del gennaio 1963. Ma. tutto som-
mato, l'atmosfera della -sfida al comunismo- at
traverso la risoluzione dei problemi della socie'a 
italiana non era ancora del tutto rarefatta. la nuova 
frontiera del capitalismo itaUano alia quale la DC 
sembrava voler legare le prcprie fortune non era 
completamente offuscata. L'eco del 1* convegno dl 
S. Pellegrino e del Congresso dl Napoll non era an
cora del tutto dispersa. I giovani democtisUani se 
ne facevano, sopra tutti. gelosi custodi, ampliando 
le orroai deboli risonanze del dlscorsl dl Saraceno 
e di Moro, tentando di riscaltare con un ostinato 
c illusorio gonfiaraento delle capacita e della vo-

lonta di rinnovamento del loro partito, il confor-
mismo e Tinerzia nei quali — volenti o nolent! — 
si erano adagiati nei lunghi anni del centrismo. 

Da allora, molte cose sono cambiate; la vittoria 
comunista del 28 aprile dette un colpo a molte illu
sion^ il governo. accentuando la sua politica con-
servatrice e filomonopolistica ha acuito il suo di-
stacco dalle masse; la sostanza di classe del centri
smo non e stata In nessun modo mutata dalla nuova 
fonnazlone politica 

La conclusione e araara; ma a niente vale affer-
mare, come il delegato nazionale dei giovani de-
mocnstiani ha fatto. che. diversamente dal gennaio 
1962, la DC si trova oggi - in un clima di Incertezza 
se non proprio di smarrimento • senza ricercare 
contemporaneamente le cause dellinvoluzione e le 
forze che ne portano la responsabilita, senza ricer
care con chi e come si pud oggi andare avanti. 

La risposta a tutto cib e possibile ed univeca. 
solo che Benadusi e i suoi amid intendano trarre 
con coerenza democratic* tutte le conseguenze che 
scaturiscono dalla sincera ed esatta constatazione 
che oggi fanno: - i n molti settori della socteta IU-
liana il problema non e di isolare 1 comunisti, ma 
di trarre dalllsolamento la DC*. Appunto. 

Con questa prima nota, did. 
mo I'avvio ad una seri'c tit 
contnUuti prcparatnri per In 
ititcussione dei teml che sa~ 
ranno al centra delta IV Con. 1 ferenza nazionale delle ragozze 
comuniste che si terra il 16, 
17. IS ottobre. 

II dibattito che nel corso di 
quest'anno si e sviluppato sul 
problemn delle famiglie in so-
minari, tavole rotonde, pub-
blicazioni di ogni specie ha 
avuto il grande merito di ria-
prire la discussione su uno dei 
problemi politici e ideali di 
fondo della nostra societa. 11 
suo grosso limite 6 stato inve-
ce il rimanere chiuso ora nel
la ristretta cerchia di alcuni 
intellettuali, ora nell'ambito 
settoriale, che 6 ormai tra-
dizionale alia discussione di 
questo problema, dei vari mo
vimenti 'emminili 

Per i primi il toccasana per 
risolvere la crisi della fami-
glia sarebbe quello d'introdur-
re il divorzio nella nostra le-
gislazione, per i secondi il ri
conoscimento giuridico-forma-
le della parita della donna al-
l'uomo nella famiglia, in quan-
to conseguenza del mutato ruo-
lo che la donna assolve nella 
societa. 

Bersaglio comune degli uni 
e degli altri e percio la nostra 
anacronistica legislazione fa-
miliare, le cui mostruosita giu-
ridiche sono tali e tante, spe
cie in riferimento alia condi-
zione subordinata della donna 
che esse sanciscono, da non 
trovare piu alcuno capace di 
sostenere in buona fede che i 
nostri codici non debbano es
sere rivisti. Certo, da parte dei 
movimenti femminili si e fat
to di piu che auspicare la ri-
forma dei codici: poiche il pri
mo imputato della crisi che 
travaglia la famiglia e di so-
lito il lavoro extradomestico 
della donna, si sono cercate 
soluzioni per conciliare l'uno 
e l'altro, ora proponendo una 
rete efficiente di servizi socia-
li, in modo da alleviare alia 
donna le fatiche del lavoro do-
mestico, ora un orario di la
voro ridotto, in modo da con-
sentirle d'esplicare ruolo do-
mestico ed extradomestico. 

Ma pud una soluzione legi-
slativa o una soluzione tecni-
ca risolvere il problema della 
crisi della famiglia? o queste 
soluzioni — per quanto piu 
che auspicabili in un paese 
come il nostro, non certo al-
l'avanguardia ne in materia 
legislativa ne tanto meno nel 
campo dei servizi — sono in 
realta puramente empiriche, 
parziali, incapaci di affronta
re il problema alle sue radici? 

Impostata in questi termi
ni la discussione rischia, a no
stro avviso, d'insabbiarsi, sen
za coghere il senso profondo 
di questa crisi e senza coglie-
re il nessr. fondamentale che 
lega il problema della struttu-
ra della famiglia a quello del
le strutture cella societa. 

Panto ferrno, dal quale par-
tire 6 il riconoscimento che 
la famiglia e una formazione 
storica e come tale tende a 
trasformarsi secondo la dina-
m'.ca delic forze sociali e pro-
duttive. 

La famiglia di un tempo era 
punto centrale di riferimento 
della vita dell'individuo in 
quanto centro di produzione, 
di consumo e di convivenza, 
in cui il rapporto subordina
te della donna al marito e dei 
figh al padre aveva una giu-
stifica/ione storica nel fatto 
che il capofamiglia era anche 
il capo della azienda dome-
stica. 

II fatto che il rapporto so-
ciale fondamentale, quello del 
lavoro, si esplicasse in seno ad 
essa, ne faceva quindi anche 
il centro della vita dell'indi
viduo. Ma con lo svilupparsi 
dei rapporti sociali di produ
zione, e lo spostarsi del centro 
produttivo dalle pareti dome-
stiche alia fabbrica, la fami
glia ha perduto rimportanza 
di un tempo; il centro sociale 
della vita dell'uomo e dive-
nuto invece il luogo di pro
duzione, estraneo alia fami
glia, che si e trovata insenta 
in una complessa rete di rap
porti. che agiscono sempre piu 
come forze centrifughe, di-
sgregatnei della vecchia or
ganizzazione interna del nu-
cleo famihare. 

II lavoro extradomestico del
la donna, cosi come quello dei 
figli, ha accelerato la crisi del-
l'antico istituto familiare, ma 
ha nel contempo posto le pre-
messe per ncostituire la fa
miglia su piu autentiche basi, 
quelle dell'affetto e della sti-
ma, al posto di quelle econo-
miche Che senso pud avere 
infatti il prospeltare per la 
donna un «ritorno al focola
re >, mitizzare la sua funzione 
di nume tutelare degli affetti 
domestici. ribadire 1'inscindi-
bilita del matnmonio, dal mo-
mento che non gia di ritorna-
re al focolare si tratta, ma di 
ricostituirlo su basi affatto 
nuove? 

Piii che un elemento di con-
servazione della vecchia fami
glia, in questo antistorico ri

torno della donna al focolare 
che da parte cattolica si pro
pone 6 da vedersi, a nostro 
avviso, un rifiuto e una criti-
ca amara alia societa moder-
na, il cui meccanismo ha mes-
so in crisi ogni valore, pri
mo fra tutti la socialita del-
l'indi\iduo, che non trova piu 1 
modo di rapportnrsi ai suoi si-
mili se non ricercando solu
zioni individuali o estranian-
dosi dalla societa 

Ma una unita familiare cosl 
concepita, a prezzo cioe della 
rinuncia da parte di uno dei 
suoi membri, la donna, a 
esprimere compiutamente se 
stesso come essete sociale, e 
in cui l'individuo e costretto 
a vivere ipocritnmente quan
do gli afletti domestici sono 
solo piu pura fin/.ione, non 
puo che avere basi nssai fra-
gili ed inautentiche. 
• La soluzione non pud essere 

questa: essa va individuata in
vece in una nuova concezio-
ne del rapporto individuo-fn-
miglia-societa, che in ogni arti-
colazione non costringa l'indi
viduo a sacrifieare una parte 
di se, ma gli permetta invece 
la piii libera e completa espres-
sione della propria personalita. 

Per questo il problema del
la concezione che si ha della 
famigila diviene anche un 
grande motivo ideale: perche 
investe la concezione, che 
ognuno di noi ha dell'uomo e 
della societa nel suo comples-
so; per questo la discussione 
non pud essere rinchiusa in 
dibattiti di ^Iite ma deve es
sere momento generale di di
battito, fra i giovani, fra le 
ragazze, qualunque fede reli-
giosa o politica essi profes-
smo 

Carmen Casapieri 

Ai cireoli 

Inviateci 
i vostri 
giornali 

Fogli ciclostilati, fogli stam-
pati, bollettini, numeri unici 
e periodici hanno sempre co-
stituiio (e negli ultimi anni 
questo fenomeno si e intensi-
ficato) parte rilevante dell1'ini-
ziativa politica, della propa
ganda della Fgci ai diversi li-
velli: cireoli, zone, federazioni. 

Molte volte essi rappresen-
tano senza alcun dubbio l'og-
getto del maggior impegno dei 
compagni, il veicolo piu im
portante per far conoscere al 
di fuori deH'organizzazione le 
nostre idee e le nostre propo-
ste, 

Per questo non e solo neces
sario potenziare questo aspet-
to della nostra attivita, ma 
anche tener conto di questi 
contributi nella elaborazione 
della nostra linea politica ge
nerale e far giungere ad un 
pubblico assai piu largo di 
quello abituale l'eco di esigen-
ze, riflessioni ed indagini che 
altrimenti sarebbero poco o 
affatto conosciute. 

Ci rivolgiamo dunque a tutti 
i redattori di questi fogli per
che si stabilisca un proficuo 
contatto con la nostra Reda-
zione. Invitiamo i compagni 
delle federazioni e dei cireoli 
ad inviarci i giornali. Sari 
nostra cura leggere attenta-
mente gli articoli, per fare poi 
proposte, dare indicazioni, per 
presentare poi su La nuova ge-
nerazione una rapida rassegna 
dei problemi trattati e pub-
blicare i migliori articoli di 
cui prenderemo visione. 
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