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modello 
L'Universlta e collocaia su una plccola allura a 12 Km. da Accra 

al eentrodelFAfrica 
ftfwmtiwi •? 

Nell'Unlversit* funxiona una grandt biblioteca, < La Balme », dal nome 
del prlmo dlrettore 

studente universitario, che a 
hchiesta mi spiego di non 
conoscere le origini e la natura 
della canzone e che la conoscenza 
del motivo risaliva ad un eonlatto 
avuto con del giovani italiani a 
Mosca. 

Questo era il primo contatto del 
mold che ho avuto durante i 15 
glorni passati nell'universita del 
Ghana o come la chiamano in ger-
go gli studenti del luogo la * Le 
gon University >. Collocaia su una 
piccolo altura a 12 km. da Accra 
(particolare questo importante. 
perche serve a rendere almeno 
nell'Universita Varia p'tu respira 
bile, data che la temperatura oscil-
la dai 40 a 50 gradi alt'ombra e la 
percentuale d'umidlta attorno al 
90?c) questa universita imprcssio-
na per I'immensita e l'efficienza 
delle sue costruzioni, per la sua 
organizzazione interna e per lutta j 
una serie di' cose che sarehbe 
lungo ricordare, e che ne fanno un 
centro culturale e di formazione 
di primaria importanza per tutta 
I'AJrica e lascia senza fiato tutti 

' coloro i quali come me sono abi-
tuati ad universitd insufficient!, 
brutte e mat costruite ed organiz-
zate come quella, ad esempio. di 
Roma. 

L'universM e stata fondala net 
11)48. Durante il periodo coloniale 
gli studenti venivano preparati per 
gli esami da sostenere. pox. presso 

GIOVANI NEL MONDO 

Disoccupozione giovanile in America 
Un milione e mezzo di giovani 

nmericani al di sotto di 25 anni 
sono attualmcntc senza lavoro. E' 
una cifra che non da, tuttavia, una 
idea completa delle proporzioni 
della disoccupazione tra i giovanl. 
Infalli, molti di essi, di ambo i 
sessi, debbono accontentarsi di 
lavori parziali. Nel corso degli ul-
timi anni. l'cscrcito permancnte 
dei parzialmcnte disoccupati in eta 
dai 18 ai 24 anni. si e mantenuto 
attorno alle 400.000 unita. 

In questa situazione vi sono or-
mai negli S. U. non pochi giovani 

che hanno pcrduto la speranza di 
trovare un lavoro e hanno rinun 
ciato a cercarlo. Uno studio recen 
temente intrapreso dall'Associazio 
ne di ricerca scientifica del lavoro 
ha dimostrato che oltre duccento 
mi I a giovani al di sotto di 21 anni 
non studiano. ne lavorano. n6 sono 
iscritti nelle liste dei disoccupati. 

La giustificazione abituale del 
govcrno americano per questo alto 
livedo di disoccupazione- gio\ anile. 
e che coloro che hanno ahbando 
nnto la scuola mancano di istru 
zione per ottenere un lavoro. Ma. 

come indica invece la stampa sin 
dacsle americana. la disoccupazio 
ne e ugualmente elevata tra i di 
plomnti delle scuole pubbliche e 
dei colleges. 

Lo « American Fedcrationist >. 
organo dell'Afl Cio. scrive che uno 
dei falturi principali della disoc
cupazione tra i giovani americani 
e che I'tconomia non cresce con 
sur!ic.icntc rapidita per fornire 
una occupazione alia forza lavo 
rativa che cresce invece vorticn 
samente. 

Polonia: un'inchiesta che vale d'esempio 

I'Universita di Londra. L'Universi-
ta del Ghana seguiva naturalmen 
le le indicazioni e i piani di studio 
che git venivano imposti dagll in-
glesi. Kssa fu ufficialmente rico-
nosciuta come universita autonoma 
il I. ottobre 1961. 

Dall'ingresso principale parte il 
viale dell'Universita che si estende 
fino a « Legon Hill » piccolo altura 
che delimita a nord I'universita 
per una lunphezza di circa 3 km. 
e lungo il viale sono raggruppati 
5 villaggi residenziali. dai nomi 
esotici (Akuafo. Mcnsah. Legon. 
Volta e, sulla coHfna. Common
wealth Hall), sale di lettura. labo 
ratori, istituti. 

1700 laureati 
nel settembre '64 

Vasto interesse ha suscitato in Francia la pub-
blicazione dei risultati di una inchiesta condotta in 
Polonia dalla signora Komorowska sulla televisions 
e in particolare sui programmi dedicati alia gioventu 
o comunque scguiti con interesse dai giovani. Tali 
risultati sono, per alcuni giornali francesi, addirit 
tura sorprendenti: perche, lungi dal nlevare quei 
difetti di impostazione e di contenuto che sohtamen 
te sono eomuni alle rcti telcvisive europee. mettono 
in risalto il valorc educativo di taluni programmi 
i quali contribuiscono ad interessare i giovani for-
nendo loro spunti nuovi, faoendoli riflcttere cd acce
lerando quindi il normal e processo evolutive Gli 

stcssi insegnanti polacchi. stando sempre all'inchie 
sta, vengono facihtati nel loro lavoro, poiche e pro-
vato che gli allievi che seguono la televisione sono 
i piu informati ed I piu bravi. Documentazionj. tra 
smissinni a carattere scientifico e sportivo sono alia 
testa nelle prefcrenze dei giovani polacchi Un set 
timanale di Parigi. t Nouvcllcs letteraires ». conclu 
de il giudizio augurandosi che iniziative analoghe a 
quella presa dalla signora Komorowska. siano con 
dotte anche in altri pacsi. per 1'importanza che la 
TV riveste oggi sul piano della informazione e del-
rorientamento educativo di massa. 

Diritto all'obiezione di coscienza 
L'obiczione di coscienza e di-

\enuta negli ultimi tempi un fe-
nomeno che ha largamente sen-
sihilizzato 1'opinione pubblica. 
specie in scguito al processo svol 
tosi nel IJW3. a carico di un gio 
\ane obicttore cattolico. che ha 
datn luogo ad una vicenda giudi 
ziaria al termine della quale sono 
stati condannati il sacerdote Er 
nesto Balducci e un giornalista 
cattolico. 

L'obiczione di coscienza e ormai 
considerata largamente non come 

un rifiuto. ma come testimonianza 
di una cominzione profonda di 
avversionc alia violen/a e alia 
guerra. Oltre trenta paesi — ri 
vela una agenzia giovanile ita 
liana govemativa - tra i quali 
ITnghilterra e la Gcrmania non 
hanno oggi la coicrizione obbli 
gatona. mentrc in 42 pacsi esiste 
il riconoscimento giutidico della 
obiezione di coscienza Ncgll USA, 
ad esempio. i quacqueri ottennero 
I'csoncro dal servizio milltare 
durante la prima guerra mondia 

le e. nel 1540 essi furono adibiti 
a semzi civili in sostituzione di 
quclli militari. Fra le varie na 
zioni del mondo. I'ltalia si trova 
cosi allineata. nella privazione 
del riconoscimento giuridico del 
l'obiczione. con la Spagna. il Por 
togallo. la Grccia. la Turchia e 
il Sud Africa Si prcvede che il 
Parlamento italiano. prossimamen 
te, discuta del problema per por-
tare alia approvazlone una legge 
analoga a quella in vigore in al 
tri pacsi occidental!. 

Francia: in Tv i problemi dei giovani 
Stando al parigino « Le Figaro ». particolare sue 

cesiO sia ottenondo in questo periodo una trasnrus 
sione. dal titolo * Sedici miloni di giovani ». che \iinc 
meNsa in onda dalla TV franccse 

I rcdattori che airano questa rubrica hanno ri 
cevuto migliaia di lettcre con le quali si imita a 
trattare nella trasmissione i problemi di piti viva 
ettuahta. socondo lo spirito analitico e la capadta 
tlpica dei francesi di discutere anche 1 problemi piu 
dtfticiU e acabrosi. Si chiede, in sostanza, che a! 

parli in manicra esplicita del mondo giovanile vero 
e pn>prio. di pnlitica intesa non come Intta di par 
titi ma in quanto mctodo di organizzazione collrtti 
va; si vuole conoscere i problemi che travagliano i 
giovani di altri paesi; si chiede, infine. che vengano 
promosse discussioni su argomenti che parte 
delle famighe francesi ritengono ancora < proibiti »: 
1'amore. l'educazione sessuale, il matrimonio, il rap-
porto tra genitori • figlL 

A mcta strada una piazza, con 
un laghetto ornamentale, che 6 do-
minata dalla biblioteca * La Bal
me » e sull'altro lato ci sono I cam 
pi di giuoco C'e* un teatro all'aper-
to vieino a Commonwealth Hall 
con un auditorio neoclassico co-
struito sulle pendici dl \jegon Hill 
sulla cut cima I'aula magna, capa-
ce di 1500 posti, e (iancheggiata da 
una torre commemorativa dell'in-
dipendenza del Ghana ottenuta nel 
1957. 

Ogni villaggio t? largamente au-
tosufficiente. con sale da pranzo, 
cappella, biblioteca. sale eomuni 
per le matricole e per gli anziani. 
L'insejnamento $ effettuato attra-
verso un sistema di istituti univer-
sitari dove la ricerca e molto fa-
cilitata. 

Sull'altro lato della Dodowa Road 
(il viale principale) c'i un villag
gio per il personale non insegnan-
te. un ospedale e una stazione di 
polizia. 

1 ricercatori e gli insegnanti so
no circa Mi: gli studenti e i lau
reati che devono specializzarsi so
no WOO. il 95% del Ghana e pol 
il restante africani ed europei che 
vengono a specializzarsi. Nel set
tembre 1964 si sono laureati 1700 
studenti. , 

I risultati e i piani delle ricer-
che sono pubblicati in Rapporti 
annuali e diventano parte inte
grate dell'ancora precario patri-
monio culturale del paese Ci sono 
24 istituti con a capo un probes-
sore ordinario che dirige il lavoro 
dei professori aggregati, dei lei-
tori anziani, del lettori. degli assl-
stenti e dei ricercatori 

I vari istituti sono raccolti in 5 
facoltd: Aaricoltura, Arti. Legge, 
Scienze. Studi Sociali. Nell'univer-
sita fumiona una grande biblio
teca. « La Balme >. dal nome del 
primo direttore. che contiene 17S 
mila libri. inclusa una notevole 
sezione africana. e riceve circa 
3500 periodici. 

La Libreria dell'Universita, ci-
cina alia biblioteca, e aperta al 
pubblico e raccoglie una vasla seel-
ta di libri nuovi o gia in circola-
zione. 

Queste brevi cijre ci danno un 
quadro della grandiositd di mezzi 
messi a disposizione degli studenti. 
Un'impressione d'insieme che ho 
tratto durante la mia permanenza 
nella « Leaor, University * e la pre-
senza, iorse non voluta. nelle mas
se studentesche dt un certo tno 
bismo all'inglese a tuttt i Uvellt. 
da quello dell'mseqnamento a quel 
lo dell'abbigliamenlo. Tulto cid tro 
va un alimento continuo per la 
massiccia presenza nel corpo tnse-
qnante di professori inglesi Per 
cid che riauarda gli orientamenti 
culturali prevalenti nella maggior 
parte degli studenti si pud par-
lore di una influenza del pensiero 
mantsta. Influenza che perd trova 
una mediazione a livello dell'inse 
gnamento e in genere del dibat 
tito culturale che si opera atlra 
verso I'ideolnqia del «Conscien 
ctsm ». e apporta. nella realta. del
le mndtficaziont profonde alio iivdio 
e all'applicatione del marrismo 
Comunque pet aier meglio U qua 
dro del dtba'tito e degli orienia 
menu culturali predominant! negli 
umversitari del Ghana i opportu
ne riprendere alcune precisazwm 
che in merito ci ha fatto il dotl. 
Mankole Akgate responsabile della 
fcrione uUologica del Partito dsl-

ACCRA, maggio 
Sentire fifchiettare « Bella ciao » e ormai abbastanza naturalc nel 

nostro paese, le canzoni parrigianc sono incise a migliaia di copie anche 
per la voce dei canranti piu famosi, ma certamente sentirla canticchiare a 
migliaia di chilomctri dall'ltalia. ucl piccolo autobus che dall'aeroporto di Accra mi por-
tava. insieme agli altri delegati arrivati con me da Algeri, alia scde dell'universita del 
Ghana, era una cosa che doveva suscitare il mio interesse. 11 giovane che canticchiava era 
un noslro accompagnatore, 

la convenzione del popolo > (Con 
vention People's Party). 

Nel suo grande lavoro filasofivo. 
« Consciencism ». pubblicato un an
no fa. Kwame N'Krumah dice: * La 
nostra societa non e la vecchia so 
cieta, ma una nuova. arricchita 
dalle influenze islamiche cd euro 
cristiane. E' necessarla quindi una 
nuova idealogia, una ideologia che 
si possa organizzare in una sisle-
mazione ftlosofica, ma • che alto 
stesso tempo non abbandoni gli 
originali principl africani 

Una tale organizzazione filoso 
(ica uscira dalla crisi della co
scienza africana messa a conjron-
to con i Ire settori dell'attuale so
cieta africana. Una tale sistema-
zione ftlosofica io propongo sia chia-
mata « Philosophical consciencism * 
perche essa dara le basi teoriche 
di una ideologia il cui scopo sara 
di riassumere in s& la particolare 
espcrlenza africana riguardo I'in ' 
fluenza islamica'ed eurocristlana e 
le esperienze della societa africa
na tradizionale: prospetticamente, 
queste dovranno essere usate per 
la crescita armonica e lo sviluppo 
di quella societa (pag. 70). 

« L'ideologla gioca un ruolo molto 
significativo nella vita sociale e 
nella storia della societa. Sorgendo 
come rifiesso delle condizioni di 
vita materiale, Videologia esercita 
da parte sua un'influenza attiva 
sulla societa. 

*Quindi il "Consciencism" i slato 
giustamente descritto come la filo-
sofia e I'ideologia della decoloniz-
zazione e dello sviluppo sociale, con 
particolare riferimento alia Rivolu-
zione Africana. 11 Philosophical Con
sciencism costituisce cosi uno svi
luppo nuoro e creativo del marxi-
smo, adattato alle condizioni e al-
I'esperienza africana. Sia nelle sue 
credenzc che nelle sue a zioni un 
marxista & un umanista; egli vive 
di valori raggiunti attraverso Va-
zione umana. Questo umanismo, co 
me espone Ku:ame Nkrumah nei piu 
minuti dellagli e con grande chia-
rezza e lucidita. t? compatibile con 
il tradizionale modo di vita africana. 

II «Philosophical 

Consciencism » 
til rispetto dell'indwidualita e del

la capacitd umana trova la sua ba
se logica nella comprensione della 
societa e delle sue trasformazioni, 
dataci dal marxismo e oggi e riaf-
fermato e sviluppato a livello piu 
alto per noi dal * Philosophical Con
sciencism ». H compito fondamen-
tale della filosofia e di sci.prire le 
leggi di trasformazione t sviluppo 
che si mamfestano nel'a natura e 
nella societa. Queste lejqi genera-
lissime, le leggi della dijlettica, pro-
curano Varma teoretica e i mezzi 
per capire e cambiaie la sociela 

•Sella nostra esperienza africana 
e in quella dei paesi vicmi. il « phi 
losophical consciencism > ha questa 
funzione. Esso generalizza le leggi 
della trasformazione e dello svilup
po in Africa non solo colle scoper-
te della scienza. del mariismo, ma 
con il movimento complessivo della 
societa africana nel suo insieme. 
Questo sigmfica concretamente che 
il c Philosophical Consciencism > 
non solo generalizza le leggi della 
trasformazione e dello sviluppo in 
Africa, ma ci fornisce anche i mez
zi teoretici e intellettuali per capire 
le forze operanti nella nostra socie
ta, e, cid che k piu importante, ci 
fornisce I mezzi. per organizzare e 
controllare quelle forze per la to-
tale liber.izione dell'Africa dall'im-
perialutmo, eolomalixmo e ncocapi-
talismo; per I'iniensificazinr.e della 
iotta cerso una reale ed effettiva 
f Unita africana i e per la coslru-
zinne del tocialismo in Africa. 

tQuindi il problema dt interpreta-
re la societa africana 4 diveniaio 
il problema di come cambiare la 
nostra societa, avendo come guida 
intellettunle la filosofia e I'ideologia 
del « Philosophical Consciencism ». 

Comumpie come e possibile rede-
re da queite afermaziom al di Id 
di quella c*ie chinmerei. in mamera 
molto apprassimata. rinAuenza idea 
le >. il melndo analitico mariiano 
qui i, se nnn sconosciulo. mistifica-
to anche se WKrumah e in gene-
rale tutti ripetono sempre di essere 
in linea con Marx. 

Franco P«tron« 

VITA DELLA FOCI. 
Tesseramento e reclutamento 

Un nuovo e piii forte impegno 

per una orgunizzazione di massa 
1 153.000 giovani, che risultano al 6 maggio 

isciitti alia FGCI. non costituiscono un risultato 
positivo del nostra tesseramento. 

Non attcnua la nostra prcoccupazlone, la con-
statazione che alia stessa data, 1'anno scorso era-
vamo piu indietro e che un terzo degli attuali 
iscritti (43.000) e la prima volta che entra nella 
FGCI. 

La FGCI e senza dubbio alcuno la piu grande 
organizzazione politica giovanile. Lo testimonia, 
non solo il numero degli aderentl, ma sopratfutto 
1'estensione e la qualita delle sue iniziative. 

Le manlfestazioni con tro le aggression! impe-
rialiste, quasi sempre provocate dalle nostre Fede-
razioni provincial!; 1'entuslasta parteclpaztone 
alle celebrazioni del XX della Resistenza; la 
partecipazione, e non come spettatori, al dibattito 
e all'organizzazione delle conferenze operaie, il 
contributo importante e spesso fondamentale 
alle lotte degli universitari e degli studenti delle 
scuole tecnico professional!, sono la conferma 
della vitalita della FGCI. 

Perch6 allora il tesseramento e II recluta
mento non vanno avanti con la necessaria rapi
dita? 

Bisogna ammettere che e scaduta la sensibilita 
di certi nostri gruppi dirigenti per 1'obbiettivo 
primario della FGCI: essere, da ogni punto di 
vista, una organizzazione di massa. 

E non tanto perche si sia tornati alia gretta 
concezione dei « pochi ma buoni t. Quell'elemento 
di debolczza si 6 insinuato a seguito della convin-
zione che iniziativa politica produce di conseguenza 
e per forza di cose, reclutamento di nuovi iscritti. 
E cid non corrisponde al vero. 

Indicativi a questo proposito, i risultati otte-
nuti a Napoli. 

Senza tema di smentite, s! pud affermare, che 
questa nostra organizzazione, fra quelle che 
opera no nelle grandi citta, e la migliore. Ogni 
momento della vita politica — e non solo giova
nile — delta citta, e sempre influenzato anche 
dalla FGCI. Eppure sino ad oggi a Napoli con 
tiamo solo 341)0 iscritti e nel corso del mese di 
aprile si sono ritesserati solo 80 giovani. Ma tale 
nostra debolezza e riscontrabile a Torino, Mi-
lano. Genova. Bologna. Bari. Foggia e Palermo. 

A questo punto, dobbiamo avviare solo una 
disenssione. su questa nostra dirficolta? No. Anzi, 
solo riproponendo — criticamente — ai circoli 
ed ai gruppi un'azione pratica di tesseramento 
noi supcrcremo questa momentanea debolezza 
e conosceremo le cause che Ihanno determinata. 

Ma una delle cause 6 gia individuata: 1'arretra-
tezza delle nostre strutture di base. 

Si badi bene che, non ci riferiamo all'obbiettivo 
del decentramento. che ci si propone di- raggiun-
gere con la costituzione dei Comitati di zona, 

reglonall o dei gruppi di lavoro. Bensl alia fun
zione dei circoli e alia debolezza delle nostre 
strutture di base che operano nelle fabbrlche 
e nelle scuole. 

Prima questione: pud il tesseramento non tro
vare — in ogni situazione - delle serie difficolta 
ad andare avanti se il 50 per cento dei nostri 
circoli organizza da 30 a 50 giovani e esprime 
gruppi dirigenti la cui stability e precaria e di 
conseguenza l'iniziativa e quasi sempre il risultato 
di sollccitazloni del centro provlnciale o na-
zionale? 

Seconda questione: se il tesseramento alia ' 
FGCI e la conseguenza — e abbiamo gia sottoli-
ncato non meccanica — della nostra iniziativa, 
le stesse strutture organizzative debbono avere 
uno stretto legame con gli obbicttivi che ci a! 
propone di raggiungere con la nostra linea po
litica. 

Si 6 constatato che circa il 50 per cento della 
classe operaia italiana e fatta di giovani e ra-
gazze. E' noto 1'aumento notevole della frequenza 
nelle scuole di ogni grado. 

Le difficolta che incontriamo nel tesseramento 
sono riconducibili quindi anche al fatto che la 
linea politica da noi elaborata (elaborazione che 
spesso si e fermata ai centri provinciali) non ha ' 
trovato delle strutture organizzative di base capaci 
di comprenderla e tradurla in Iniziative politiche. 

II circolo e in crisi. Bisogna riorganizzarlo. Bi
sogna puntare ad una radicale estensione del ' 
gruppi di fabbrica e di scuola. 

Nella bozza di test in preparazione del nostra 
Congresso scrivemmo: c L*inserimento di massa 
dei giovani nella produzione e nel mondo della 
scuola fa s! che la funzione politica delle nuove 
generazioni oggi non pud non partire dai problemi 
che nascono da questa loro diretta esperienza 
della societa capitalista e delle sue contrad-
dizioni. Da questa riflessione la FGCI ha tratto 
una linea politica che si rivolge direttamente 
ai giovani che studiano e che lavorano con una 
piattaforma rivendicativa e con delle proposte 
di organizzazione ». 
- Ma il circolo. che organizza i giovani su una 
base territoriale, prescindendo quindi dalla loro 
collocazione sociale, non ha saputo assorbire 
questa nuova problematica, e si e rivolto al 
giovani propor.endo loro una esperienza associativa 
generica ed una milizia politica scarsamente col-
legata col loro reali problemi immediati. 

Queste brevi note vogliono essere un invito 
alia discussione e non le chiudiamo con una 
sollecilazione a concludere rapidamente la cam-
pagna di tesseramento: ci sembra implicita 
nelle cose de t tc , • 

. Domenico Gravano 

II Convegno Regionale della gioventu sarda 

Alternativu di Iotta 

al potere dei conservator! 
II 13 giugno prossimo si vote-

ra in Sardcgna per il rinnovo 
del Consiglio Regionale della 
isola. Come quelle di Rimini. 
che hanno visto la splendida 
vittoria comunista e della sini
stra unitaria. e quelle prossi-
me di Cremona, anche le ele-
zioni sarde costituiranno un pre-
ciso banco di prova per tuttp 
le forze politiche italiane. 11 
Convegno regionale della gio
ventu sarda. convocato a Car
bon i a dalla Fgci. ha approva-
to la c Carta rivendicativa del
ta gioventu » e ha esposto, as 
sieme al progetto di legge co
munista per la Consults regio
nale della gioventu. la posizio-
ne dei giovani comunisti di 
fronte al piano elaborato dal
la attuale Giunta regionale. n 
levandone le insufficienze e il 
carattere eminentemente con 
servatore. Qui di seguito dia-
mo ampie parti di un docu-
mento. rclativo appunto alle 
posizioni dei giovani comunisti 
rispetto al Piano Regionale. 

c Quale e la posizione che i 
giovani sardi assumono nei con 
fronti della «ocieta in cui vi 
vono? Trova no in essa una 
collocazione attiva ben preci 
sa? Trovano in essa una collo
cazione attiva ben precisa? 
Possono le aspirazioni di que-
sti giovani concretarsi positi-
vamente nell'ambito della so
cieta in cui sono inseriti? . 

Un'anaJisi sulla gioventu sar
da, per quanto sommaria, deve 

tener conto di quest! proble
mi. Deve cogliere appunto il 
rapporto sociale che esiste tra 
il giovane e il suo ambience. 

In generate si pud dire che 
un profondo senso di disagio e 
di sflducia pervade i giovani in 
Sardegna ». 

Rilevato che lo stato di crlsl 
che attraversa la societa sarda 
e originato da una debolezza 
della sua economia. dalla po
litica fallimentare degli organi 
dirigenti regionali, mostralisi 
incapaci di elaborare e porta-
re avanti una politica che aves-
se present! in primo luogo gli 
interessi reali della popolazio-
ne e non quelli di coloro che 
vogliono raf forza re e moltlpli-
care le strutture monopolisti-
che dell'isola e con esse le loro 
ricchezze; denunciate come fal
se le promesse elettoralistiche 
della Dc fatte nel 1961, le quali 
hanno portato soltanto ad una 
emigrazione di massa. hanno 
spinto. sopratutto il giovane, 
verso lo sfruttamento da parte 
de! capitale straniero. in socie
ta che lo hanno relegate al 
margini e nelle quali questi 
giovani non riusciranno mai ad 
intcgrarsi. il documento cosi 
prosegue: « Da queste prcmes-
se appare chiaro come i giova
ni siano oggi interessatl in una 
Iotta rivendicativa che porti 
avanti le loro richiesle e le 
loro esigenze. che polarizzi la 
attenzione generate sui loro 
problemi. I giovani sono chia-

mati oggi ad inscrirsi nella Idt-
ta politica che investe l'lsola, 
in cui awiene lo scontro tra le 
forze democratiche ed autono-
miste e quelle conservatrici e 
monopolistiche. I momenti di 
questa Iotta sono testimonial! 
dalle agitazioni nelle fabbriche 
e nelle campagne, dai cortei 
dei disoccupati, dalle maree 
di protest a, dalle mille manife-
sta7ioni in cui si 6 andata ce-
mentando una nuova unita e 
si e avuta una chiara misura 
della capacita comfcaltiva dei 
giovani. Questo potenziale di 
Iotta deve essere ora organiz-
zato e deve confluire ordinata-
mente ed incisivamente nello 
ambito delta Iotta politica che 
le forze democratiche outono-
mistiche stanno conducendo >. 

Da queste necessity di orga
nizzazione, e tenendo conto dei 
fermenti positivi che animano 
le masse giovanili. e nato il 
Convegno regionale del gio
vani comunisti a Carbonia. Lo 
esito che si e avuto e stato 
quello che la mamfestazione 
stessa si proponeva, cio£ una 
proiezione dell'organizzazione 
tra le masse giovanili sarde, 
puntualizzando e ordinando in 
una carta rivendicativa le ri-
chieste piu urgenti dei giovani. 
Una carta rivendicativa che 
vada tra i giovani. che li in-
viti a porsi all'avanguardia 
delle iotte per la Pace e la 
Rinascita. 

IB. Congresso della Fgci di Ancona 

L 

Si e tenuto nei giorni scorsi ad Ancona. YVIU 
Congresso provinciale della FGCI al quale, oltre 
ad un numero elevatissimo di delegati. hanno 
partedpato, su invito dei nostri compagni. due 
rapprrsentanti deU'Unione giovanile delta Croa-
zia e di Spalato e del la Organizzazione studente-
sca della Dalmazia. 

I lavori, introdotti da una relazione del com 
pagno Bruno Bravetti. segretario provinciale della 
FGCI. cui e seguito un ampio e approfondito di
battito. hanno nproposto in termini nuovi e di 
maggiore slancio politico la funzione della nostra 
organizzazione nell'importanle capoluogo della 
Regione. Sopratutto in difesa della pace, dtlla 
dt-mocrazia. per un nuovo ruolo della classe ope 
raia di fronte all'acuirsi del contrasto tra forze 
de) lavoro e padronato. per una ri forma organica 
e democratica della scuola, I'impegno dei com 
pagni anconetani si e dimostrato particolarmente 

fermo per il prossimo future. 
Punto cardine del nostra rilancio organizza-

tivo. nmane la presenza della FGCI nella fab
brica e nella scuola. non solo come forza com-
plementare in appoggio a ccrte lotte rivendicatl-
ve, ma come strumento egemone della giovane 
classe operaia per una funzione di Iotta politica 
che contesti oggi il potere monopolistico. 

Questa esigenza si fa tanto piu forte — e stato 
sottolineato — dal momento che anche nella 
provincia anconctana. specie nel sellore dell'ab-
bigliamcnto. del legno come in quello dell'edili-
zia. si e gravemente accentuato il dramma del 
liccnziami-nti della nduzione deH'orano di la
voro e quindi la pratica di un piu mtenso sfrut
tamento e del v>ttosalario 

II Congresso si e concluso cun la elczione del 
Comitato federate e degli altri organismi diri

genti provinciali. 
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