
t 'Unit A / v«ntrdl S luglto 1W8 WAG. 3 / atffual ita 

II dibattito sul ruolo della FGCI 
al Convegno dell'Ariccia 

ESPERIENZE NUOVE PER 
I COMUNISTI 

Al convegno del quadri 
della FGCI tenutosi ad Aric-
cia net giornl 28-30 giugno 
si sono poste le bast per una 
discussione sull'adeguamen-
to politico ed organizzativo 
della Federazlone giovanile 
comunista ai nuovi compiti 
che ad essa si pongono in 
una fase che nella relazio-
ne del compagno Petruccio-
11 venlva definita «di ri* 
presa dinamica e offensiva 
della lotta per il sociali-
smo >. 

Si tratta dunque di un rle-
same del ruolo della FGCI 
che si e fondato, nella rela-
zione e nel dibattito, su una 
dettagliata analisi della si-
tuazione internazionale e na-
zionale, dello sviluppo della 
lotta anticapitalistica ed an-
timperialistica, della colloca-
zione nella lotta che le nuo-
ve generazioni hanno as-
sunto. Lo sviluppo e l'arti-
colazione della societa civi
le, I'awento massiccio sulla 
scena politica di milioni di 
giovani attraverso un pro-
cesso orlginale di maturazio-
ne e di formazione compor-
tano una forte accentuazio-
ne del ruolo dei movimenti 
autonomi e di massa, sotto-
Hnrano la necessita di una 
organizzazione che interpret! 
e promuova questa crescita 
tra strati sempre piu ampi 
di giovani. 

Negli ultimi tempi que-
sto proeesso si e ulterior-
mente chiarito e consolidato 
attraverso le important! 
esperienze compiute dal mo-
vimento degli student! e 
quelle, non menn importan-
ti, che si delineano tra le 
giovan! leve operaie. E* di-
venuta pressante e genera-
H77ata 1'esigenza di una st>e-
rlmentazione, di una verifi-
ca diretta delle proprie con-
cezionl e del proprio impe-
gno; I giovani, e sono or-
mai masse consistent! in tut-
tl i settori della societa civi
le, cercano occasion! di azio-
ne politica, se le costruisco-
no e le mettono in atto ope-
rando cos) in tm'area che si 
colloca tra il manifestarsl 
dei prim! intereasl politic! e 
cultural! e la conquista di 
una vlslone generate e con
solidate, della adesione ad 
una strategia e ad ana linea 
politica organiche e com-
plessive. 

Esperienze 
L'adesione al partito im-

plica una gia awenuta ma-
turazione ideale e un ricco 
bagaglio di esperienze; im
plied U raggiungimento di 
una soglia, al di la della qua
le l'impegno politico si rea-
Hzza e si sviluppa come mi
litant! del partito, che ade-
riscono pienamente e consa-
pevolmente alia sua strate
gia e alia sua linea politica. 

A) di sotto di questa so
glia sta un campo immenso 
di cose da fare, di esperien
ze da condurre tra masse 
giovanil! ample e compren-
sive di divers! orientamen-
ti politic! e ideal! ma acco-
munate da una carica di con-
teatazione anticapitalistica 
e da una vlslone della solu-
zione della crisi della socie
ta attuale In dlrezione del 
socialismo. 

Una FGCI come quella at
tuale non risponde a quest! 
compiti. Da un lato infatti 
essa vive come un partito 
in sedtcestmo, che si diffe
rentia dal partito per 1'eta 
dei suol militant!; richiede 
ad essi obblighi politic!, di
scipline, esattamente come 
il partito, ma offre, anche 
sul piano formale, assal di 
meno. Meno posslbllita di 
partedparione, adesione ad 
una «l ines* che non si e 
contribuito a creare, impac-
ci e difflcolta proprio nella 
neressaria sperimentazione. 

E* naturale anche, allora, 
che un giovane. il quale ha 
gia conquistato una cosden-
za politica complessiva, si 
rlvolga dlrettamente al par
tito vedendo in esso 11 luogo 
plft favorevole per fl prose-
guimento e rarricchhnento 
della propria esperlenza. 

n compagno Petruccioll 
osservava nella relatione 
che: «La FGCI svolge una 
funzfone che potremmo chia-
mare dl " setaccio " tra i eio-
vanl che ad essa si awicina-
no, sdezlonando di fatto 
quella parte che passers al 
partito e consegnandola do-
po un perlodo non dl "spe
rimentazione'' ma di "*ap-
prendlstato". Questo fatto 
ha delle consequent© nega
tive, sla perch* lmpedlsce al 
partito dl misurarsl dlretta
mente eon I ferment! del piu 
vasto mondo giovanile, e 
dando quindl spazlo a forme 
d) estranelta e di sordita del 
partito nel confront! del gio
vani... sla perche selerlonan-
do nuove leve di milltantl 
al partito In una organizza
zione che riproduce In sedi-
ceslmo tutte le caratteristl-
che del partito, e che qulndi 
chiama ad on proeesso dl 
adattamento, garantlsce si la 
•entinuita, ma In una eerta 

misura frena e restringe il 
rinnovaraento del partito 
stesso ». 

Quali conseguenze trarre 
da queste premesse? 11 di
battito che si e svolto ad 
Ariccia tra 1 quadri della Fe
derazlone giovanile ha con-
fermato e integrato le linee 
general! della relazione. H 
dibattito e tuttavia aperto 
ed e compito di tutti ope-
rare per un suo arricchi-
mento; compito di tutti, del
la FGCI ma anche del parti
to perche, come e ovvlo, ogni 
soluzione delle question! che 
sono state sollevate non pud 
non toccare anche il partito. 

Ma c'6 gia una serie di in-
dicazioni su cui e opportuno 
non soltanto dibattere ma 
anche costruire delle espe
rienze. 

Su queste indicazioni do
vra procedere il rinnovamen-
to e la rrasform azione della 
FGCI. Un'organizzazione che 
si rivolge ai movimenti di 
massa cioe che si mette in 
un rapporto dialettico con 
essi. che agisce al loro inter-
no. contribuisce alia elabora-
zione della loro linea, ne ga-
rantisce lo sviluppo. e che 
nello stesso tempo ne sia lo 
stimolo e la forza motrice. 

Organizzazione 
Una organizzazione al cui 

interno sia prevista una lar-
ga sperimentazione di for
me e metodi di azione e un 
ampio dibattito e confronto 
di idee e di posizioni; una 
organizzazione in cui ogni 
militante sia direttamente 
responsabile e partecipe del 
momento della discussione 
cosl come di quello delle 
decision! e della verifica pra-
tica delle cose decise; una 
organizzazione che faccia di 
ogni iscritto un attivista che 
ha qualcosa da fare, perche 
vuole farla, ha deciso lui di 
farla e si assume la respon-
sabilita di farla. 

Nel corso del dibattito mol-
ti interventi hanno cercato 
di precisare anche le dire-
zioni su cui si pud comlncia-
re a lavorare. Cosl ha preso 
corpo II discorso della demo
crazia del sindacato, delle 
asserablee di fabbrica, dei co-
mitati dl reparto; 11 discorso 
dell'incontro studenti-operai, 
della rlstrutturazione dei 
circoli in collettivi che si 
formano su iniziativa degli 
iscritti per sviluppare pre
cis! compiti di lavoro e di 
lotta, che si calano anche 
praticamente nelle realta in 
cui e possibile analizzare e 
verificare praticamente le 
analisi e le ipotesi: nelle 
fabbriche, nelle campagne, 
nei rioni e nei quartieri, nel
le zone disgregate ecc. 

La Federazione giovani
le dovra progressivamente 
adattare la sua struttura or-
ganizzativa per poter aderi-
re a questa composita real
ta di situazJoni ove i mo
vimenti gia esistono o pos-
sono essere promossi. Certo, 
la trasformazione della FGCI 
in questa direzione pone pro
blem! rilevanti che sono sta-
ti considerati attentamente 
nel corso del convegno: la 
vita interna e i rapporti con 1 

11 Partito saranno infatti po
st! su nuove basi. 

II partito a sua volta, do
vra approntare nuovi stru-
menti politic! ed organizzati-
vi che gli consentano da un 
lato un rapporto fecondo di 
stimolo, di conquista ege-
monica ne! confront! di que
sta nuova organizzazione; 
dalPaltro un contatto diret-
to con la problematica e le 
esperienze delle nuove gene
razioni per la conquista de-
finitiva di giovani militanti 
e dirigenti alia sua organiz
zazione e alia sua linea po
litica. 

Cosl, in questo quadro an
che la « doppia tessera » di-
venterebbe un fatto nuovo 
e carico di significato politi
co e l'eslstenza di un'orga
nizzazione di questo tipo non 
contrasterebbe ma favori-
rebbe la presenza del giova
ni nel partito. 

Su un punto il dibattito 
e stato molto ricco e sicu-
ramente proseguira inten-
so: una tale trasformazione 
della Federazione giovanile 
significhera forse un suo an-
nullamento e stemperamen-
to nella realta dei movimen
ti di massa? Non sara cosl; 
se, come si e affermato con 
forza, l'adesione alia orga
nizzazione sara ancorata a 
precise discrimlnanti Ideal! 
e politiche: contro l'imneria-
lismo, per la liberta dei po-
poli, contro la guerra, per 
la democrazia, per il sociali
smo partendo dal riconosci-
mento che si pu6, anzi si de-
ve, contribuire alia edifica-
zione di una societa sociali-
sta anche con diversi riferi-
menti Ideal! e con l'obbietti-
vo di portare alia lotta e al-
l'unita il piu grande numero 
di giovani. 

Dopo il convegno, come si 
e detto. 11 dibattito intorno 
a queste ipotesi e a questi 
temi dovra svilupparsl e ap-
profondirsi, a stretto contat
to con esperienze da cui, in 
definitive, dipendono i pass! 
in avanti che si faranno. 
Certo e che dope le giornate 
di discussione di Ariccia, la 
FGCI e fermamente intenzic-
nata a promuovere un rin-
novato confronto con le mas
se giovanili per far fronte 
al compiti nuovi ed esaltantl 
che emergono nella lotta 
che si conduce In Italia e In 
Europa per 11 socialismo. 

Giulietto Chiesa 

LAVA LA BAND1ERA -
Gli studenti dell'Uni-
versitd di Melbourne 
hanno a lungo mani-
festato ieri contro la 
aggressione degli Stati 
Uniti al Vietnam. Una 
studentessa lava sim-
bolicamente in un sec-
chio d'acqua la ban* 
diera amerkana, in-
sozzata da una poli
tica imperialista. 

I I proeesso di rinn ovamento in Cecoslovacchia 

La classe operaia 
non sta a guardare 

II gruppo novotniano ha tentato invano di identificarsi con essa - Gia in corso la preparazione 
del congresso straordinario del partito - I comunisti di fronte ad una grande prova 

Negli Stati Uniti 200 milioni di armi nelle mani di privati cittadini 
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Comprate una pistola per la festa di papa> 
Gli slogan pubblicitari dei mercanti d'armi su decine dr giornali - « Imparate a sparare e miraffe per uccidere » - Corsi di tiro 

a segno per donne di case a Detroit - Dall'inizio del secolo 800 mila persone negli USA sono state uccise con armi da fuoco 

« Ecco un magnifico ttpo dl 
pistola che ha ucciso gia due 
nostri Presidenti — Abramo 
Lincoln e William UcKtnley*. 
* Che cosa comprare per la 
Giornata del Papa? Vi propo-
niamo una leggerisstma oara-
bina semunOomatica». * Sol
tanto 99 doUari e 50 cents! Co-
rabina anticarro, calibro 20 
mm. Ideale per cacdare da 
lontano il cervo e Vorso. Si 
pub sparare anche aUe auto, 
ai camions e persino ai carri 
armati, se U scorgete ». 

Questi oleum esemplari del
le inserskmi che appaiono a 
dozztne, quotidianamente in 
deexne dl atornalt americani. 
Lt citava alcuni giontX fa •Ti
me Magazine» in un ampio 
servtoo sulla vendita delle ar-
mt negli Sum Uniti. Quasi 
conte mporaneamente, un altro 
grande setttmanale americano 
mNewsweek* dedicavg aU'ar-
gomento la sua coperttna e 
un lungo reportage. Una serie 
di informaztoni e di dati sta-
tistici che tanno riztare I eo-
pellt 9 che, all'europeo medio, 
sembrano persino inverosimi-
IL BccoU. 

Si calcola che negli Stati 
Vnm si trovtno neue mam 
di privati cittadini dal SO ai 
200 mUioM dl armi da fuoco 
a cominciare dalle pistole * 

revolver per ftntre— al mortal 
e ai tucui mitragliatori. Gxa 
Questo calcolo, questa appros-
simaztone tra i 50 e i 200 
miuom, el dice chtaramente 
che le autorita non conosco-
no nemmeno pressappoco le 
dtmenstom dl questo arsena
te prttato. Si sa solo esatta
mente che ogni anno i pri
vati comprano circa tre mi-
Itoni di armi, due terti del
le quali vengono vendute su 
ordmanone postale. 

Dopo gti ulttmi sangumosi 
dlsordinl razHall racquisto del
le armi e notevolmente au-
mentato. A Los Angeles, se-
condo uno dei leaders negri, 
a sono ptn armi che « Sai
gon: per so mono S mJttont 
di pezzL Net Massachusetts 
1100 mercanti d'armi vendono 
annualmente una quantUa di 
armi sufficiente per armare 
56 mila persona, 

tl stndaco razzista dl un 
sobborgo di Detroit, Dearbon, 
recentemente ha laudato ai 
suoi conctttadtni questo ap-
pettoc elmoracctate le armi, 
imparate a sparare e mirate 
per uccidere *. Ctnquecento 
massaie, hanno accoUo subi-
to VappeUo del sindaco e par-
tecipano atttvamente ai cor-
si per apprendere coma si de-
M Fuso della pistola, In ca-

sa di due giovani abitanti in 
una cittadina della California 
e stato scoperto in questi gior
nl un arsenate che compren-
deva 70 Umnellate di armi e 
munlztonL tra cut— un can-
nonctno da 37 millimetri. 

DaWtnizio del secolo negli 
Stati Uniti circa 800 mila per
sone sono state uccise con 
armi da fuoco. Ndlo stesso 
pertodo le perdue amencane 
nelle varte guerre ammonta-
no a 630 mila morti. Nel so
lo 1967 ben 20 mila persone 
sono state uccise negli USA 
con armi da fuoco: di queste, 
7 mila sono state assassina
te, 3 mila colptte casualmen-
te o vitttme di tnddenti con 
armi da fuoco, 10 mila si so
no sutctdate. Nello stesso 1967 
oltre 100 mila persone sono 
rimaste ferite da armi dm fuo
co in varie ctrcostanza. 

Non e un mtstero per nes-
suno che negu USA possono 
comprare a possedere armi 
senza alcuna limttaztone anche 
vazzi, crtminall e persino t 
ragazzL Lo scorsoanno a Chi
cago sono stati fermati con 
* armi tn pugno 1239 ragaz-
ek U piu giovane dl essi ave-
va S anni. La setttmana scar-
sa neU'Oklahoma due ragazzt 
hanno assassinato per gioco 
un boUegaux n piu amtano 

dei due assasstnl aveva 12 an
ni, I'altro ne aveva appena 10. 
NeUo stato del Colorado. Ro
bert Delaney stava viaggian-
do per una via di campagna 
m motodcletta col suoi due 
figU: all'tmprowiso udiva due 
sport: i suoi due figli erano 
stati colpiti a morte, 

Poco piu tardi la poltzia tn-
contrava un cacciatore il qua
le chiariva che semplicemen-
te aveva scambtato i due ra
gazzt per due aid. A Detroit, 
pochi giorni fa un uomo sen-
tiva dd leggeri passt per le 
scale; poco dopo la porta del
ta stanza si aprtva lentamen-
te, Afferrata la pistola che te-
neva accanto al letto, spara-
ca in direzione della porta, 
colpendo a mcrte la figlioleU 
ta di tre anni. 

In teoria nei sari stati e 
nelle varie regioni degli USA 
esiste una vera e propria giun-
gla fatto di 20.000 leggi e pre-
scrtztoni diverse, riguardanti 
racquisto e il possesso dl ar
mi. In pratica, fatta eccezio-
ne per alcuni stati, qualsiasi 
armm pub essere acquistata 
tn un negodo qualunque sen
za nemmeno fornlre le pro
prie generaUta. Alio stesso mo-
do ti pub ordtnare un'arma 
per posta. Esistono due sole 
leggi federali che risalgono ai 

tempi della lotta contro il 
gangstensmo negli anni tren-
ta. La prima stabilisce una 
tassa sul commercio intersta-
tale di armi ritenute tipiche 
per i gangster, vale a dire i 
fucilt mitragliatori e t fudli 
a canna mozza. La seconda 
proibisce I'invio di armi at 
criminali e._ agli evasi. In ba
se ad una incfuesta condolla 
dal Senato non molto tempo 
fa si e scoperto che delle 4 
mila armi inviate per posta 
da una casa di Chicago spe-
cializzata tn questo commer
cio il 25 per cento erano sta
te spedite ad indtvtdui regi: 
strati nelle cartoteche crimi-
nalL 

Contro ogni tipo di Umita-
done e restrizione della ven
dita di armi, si batte, e mol
to efftcacemente, da oltre 30 
anni una potente mafia di fab-
bricantl e di commerdantu 
Portavoce di questa mafia e 
la NBA, VAssociations nazto 
nale dd possessori di armi. 
che raccogUe circa un mtlto-
ne dl sod. L'assodazione si 
vanta dl essere In grado, nel 
giro di tre giorni, dl mobili-
tare 500 mila persone dispo-
ste ad inviare lettere dl pro-
testa da indlrizzare al Presi-
dente a al Congresso. Dispo
ne dl una perfetta organizza

zione propagandistica. Sfrutta 
del resto in maniera molto 
abile le tradizioni profonda-
mente radicate neU'animo de
gli americani fin dai tempi 
delta conquista del Far West, 
quelle dell'autodijesa, della ne-
cesstta dl tarsi giustlzia da 
se, o semplicemente dell'uso 
del piombo come argomento 
decislvo in ogni controverzia. 

La NRA dinand at tentati-
vi, assai labilt dd resto. di 
limitare la vendita dt armi, 
usa tuttt gli argomenti. Non 
ultimo quello che accusa co-
loro che vorrebbero far passa-
re una legge tn questo sen-
so, di voter c limitare I dirit-
ti dvili e costttuzionali dei 
cittadini: lancia lapocalittca 
vlslone del edisarmo dd cit
tadini* dinand ai criminali. 
In queste settimane sfrutta 
abbondantemente i dlsordini 
razdalL C'e persino chi affer-
ma che la legge per la Itml-
taztane dell'acquisto dt armi 
sarebbe ispirata dai comuni
sti per*, indebolire e quindi 
conqulstare gli Stati Uniti. 

L'uUtma trovata delta NRA 
da I'idea pin eloquente dd 
tono dl questa campagna in 
favore delle armi e della do-
lenza: tNon sono le armi a 
uccidere la gente. E' la gen
ie che ucclde altra genie: 

Dal nottro inviato 
PRAGA, luglio 

Sebbene esposti ormai a 
critiche pubbliche e a cari
cature sui giornali, i nuo
vi dirigenti cecoslovacchi sa-
liti alle massime cariche del 
paese tra gennaio e mar-
zo, hanno sempre dalla lo
ro un capitale dl popo'arit<i, 
su cui oggi possono contare. 
II presidente Svoboda si e con-
fermato un'ottima scelta. E' il 
tipo di presidente che piace 
a questo paese: piu simbolo 
che uomo di parte. E* gradi-
to sia ai cechi che agli slovac-
chl. Viaggia molto per le di
verse regioni. parla, e festeg-
giato ed applaudito. Anche 
nella sua massima carica egli 
e, cosl come deve essere, un 
interprete fedele della politi
ca del governo. 

Dubcek e favorlto invece dal
la sua naturale affabilita: lo 
si pub vedere a passeggio, in 
piscina o a una partita di cal-
cio, sempre in mezzo alia gen
te, che volentieri gli si affol-
la attorno. Simili tratti di una 
democraticita, sia pure forma
le, del costume, in questo pae
se sono sempre placiuti. Quan
ta al primo ministro Cernik, 
si e visto come egli sapesse 
muoversi a suo agio nelle fab
briche, tra gli operai. 

Per quanto important! pos-
sano essere queste note per
sonal!, esse restano tuttavia 
marginal! dl fronte al piu se-
rio problema politico delta Ce
coslovacchia di oggi. Si tratta 
di vedere come, nella rinno-
vata pluralita di tendenze, che 
si delinea — e di cui abbiamo 
cercato di dare un'idea in una 
precedente corrlspondenza — 
il partito comunista. che resta 
la forza decisiva del paese, 
riuscira ad assolvere un ruolo 
di direzione sulla base di una 
fiducia popolare. la quale 
pub essergli ormai garantita 
solo da un consenso che sap-
pia costantemente rinnovarsi. 
La direzione del partito co
munista e sempre — forse 
piu che mai — necessaria in 
Cecoslovacchia. Essa e garan-
zia di difesa delle conquiste 
socialists e dl buoni rapporti 
con gli alleati del paese, a 
cominciare dallTTRSS. Percib 
il partito comunista e anche 
la sola forza capace dl porta
re a buon fine il proeesso di 
democratizzazione in corso. 
L'altemativa sarebbe solo una 
crisi profonda, una lacerazione 
del paese, uno stato di caos. 
Oggi sono in molti a compren-
dere tutto questo. Ma cib non 
Dasta a dare per risolto il pro
blema. 

II piu grave rimprovero, che 
sl possa fare alia vecchia di
rezione novotniana e che ha 
finito per travolgerla quasi 
tutta, e — a mio parere — 
quello d! avere ignorato per 
anni e anni le esigenze di svi
luppo democratico che anda-
vano maturando nel paese. La 
evoluzione avrebbe dovuto co
minciare nel *58, certo almeno 
nel 'GO. Allora la crisi avreb
be probabilmente potuto esse
re evitata. Oggi invece tutti 1 
problem! si affollano. Se ne 
risoive uno, che gia se ne af-
facciano altri due. Di qui la 
difflcolta. Questa e la grande 
prova che il partito comuni
sta deve affrontare: venire a 
capo di questa situazlone con 
metodi che non possono or
mai non essere radicalmente 
nuovi, metodi cioe di profon
da democrazia che siano ca-
pad di mobilitare tutte le for-
ze positive del paese. 

Altri metodi non ci sono, pol-
che potrebbero essere solo 
tamponamenti nrowisorl dl 
falle, che riscbierebbero poi 
di aggravarsi. Occorre dun
que che il partito imparl a 
lavorare in modo nuovo. Non 
e sempre facile, quando per 
molto tempo le sue organiz-
zazioni hanno invece lavorato 
con metodi di comando. Ep-
pure, proprio questo e il sen-
so di quell'c offensiva» del 
partito, che e stata messa al-
l'ordine del giorno del'ulUmo 
Comitato centrale. 

II cambiamento in Cecoslo
vacchia e awenuto mediante 
uno scontro nel partito, che 
non si e ancora esaurito. Sin 
dal primo momenta in cui si e 
trovata in minoranza di fron
te al Comitato centrale, Novot-
ny non ha rinunciato ad op-
porre resistenza. In tutte le 
assemblee del massimo orga-
nismo del partita egli ha 
potuto prendere piu volte la 
paroia. La stessa cosa ha fat
to in pubblico per un certo 
penodo di tempo. La loglca 
stessa della battaglia che cosl 
restava aperta ha portata at 
la formazione nel partita 
stesso di una serie di tenden
ze. Quella che qui veniva de
finita « conservatrice », se an
che non si schierava piu aper-
tamente con Novotny, soste-
neva in pratica il vecchio cor
so e 1 vecchi metodi del par
tita. Dal gennaio essa aveva or
mai contro la meggioranza, 
detta • pjDgresslsta ». 

Ma anche qui apparivano 
due preoccupaziooi, se non 
due correnti vere e proprie: 
una, rmppreseotata essenzlal-
mente dall'ala, che chlamere-
mo lntellettuale, del partito, e 
preoccupata soprattutto di por
tare a fondo in modo radi-
cale 11 proeesso di rinnova-
mento, in cui vede la vera ga-
ranzia di autorita per U par
tito stesso (ne e stata una 
manlfestasione sla pure di ca-
rattere un po' estremo, 11 re-
cente documenta delle «3000 
parole », concepito dallo scrit-
tore Vaculik, dl cui tanto sl 
e discusso); I'altra e plu at-
tenta invece al rlschio che m 
questo tempestoso proeesso 

affiorino minacce per 11 regi
me socialista in Cecoslovac-
chia. Quesfultima divisions 
pecca tuttavia di un certo sche-
matismo, in quanto l'una e I'al
tra preoccupazione si combi-
nano in realta in modo dl-
verso nei singoli gruppi e, a 
volte, nelle singole persone. 

Ancora qualche settlmana 
fa lo scontro si era polarizza-
to sulla necessita dl convoca-
re a brevissima scadenza un 
congresso straordinario. Chi 
lo chiedeva era soprattutto 
sensibile all'esigenza di rinno-
vare il Comitato centrale, che 
per un buon terzo era costi-
tuito dal gruppo novotniano, 

cioe da ex-dirigenti ormai esau-
torati dalle loro cariche e pri-
vi di fiducia. 

Chi vi si opponeva — e fra 
costoro lo stesso Dubcek — 
avrebbe preferito avere pjii 
tempo per una preparazio
ne piu accurata, che consen-
tisse di affrontare tutti i gran-
di temi della politica nazio-
nale. II dilemma tuttavia n-
schlava di paralizzare il parti
to. Ai primi di giugno si e 
quindl deciso. per iniziativa 
dello stesso Dubcek. di taglia-
re il nodo. II congresso si 
terra il 9 settembre. Sara 
straordinario, ma affronter^ 
tutti i grand! problem!: pro-
gramma, statuto del partito, 
rinnovamento del Comitato 
centrale. La preparazione e 
gia cominciata con caratteri 
di estrema democrazia. L'av-
venimento si presenta molto 
aperto. La discussione vi sa
ra franca e. salvo imprevisti, 
il Comitato centrale risultera 
profondamente mutato. Vi e 
un'innovazione nella stessa 
soelta dei delegati: anche se 
questi saranno eletti ufficial-
mente solo nei congressi regio-
nali sin d'ora le organizzazio-
ni di base, quando abbiano 
conslstenza numerica sufficien
te per poterlo fare, designano 
quelli che dovrebbero essere 
i loro rappresentanti alle assi
se nazionali. In parecchl cast 
esse indicano anche i pro-
pri candidati per il Comitato 
centrale. 

Si e detto in passato che 
la classe operaia cecoslovacca 
sarebbe rimasta piuttosto 
estranea al proeesso di «de
mocratizzazione » in corso. Ta
le impxessione poteva essere 
giustificata in marzo e in apri-
le, quando sulla scena erano 
venuti avanti soprattutto grup
pi intellettuali, fra 1 quali si 
poteva anche avvertire in qual
che caso una scarsa predispo-
sizione ad ascoltare la « voce » 
operaia. Ma gia oggi le cose 
stanno diversamente. Intanto 
i migliori esponenti dei grup
pi intellettuali si preoccupano 
di avere un contatto con la 
classe operaia. E' stato pro
prio uno storico comunista, di 
cui si dice che sara probabil
mente uno dei membri dei 
nuovo Comitato centrale, a di-
chiararmi che in questa orga-
nismo dovrebbe entrare al
meno un terzo di operai di
rettamente dalle officine. Co-
munque la preparazione del 
congresso di un partito che 
ha un milione e mezzo di 
iscritti, di cui buona parte 
nelle fabbriche, e gia un'oc-
casione in cui il peso della 
classe operaia potra farsi 
sentire: intanto, si e rlvelato 
senza fondamento il tentativo 
del gruppo novotniano di 
identificarsi con essa, cercan-
do un appoggio nelle organiz-
zazloni della grande industria. 

L'altro potente strumento 
operaio e costituito dai sinda-
cati. Questi hanno appena te-
nuto una conferenza naaiona-
le, i cui delegati erano stati 
eletti direttamente nei luoghi 
di lavoro. I dirigenti centra-
li mi hanno confessato di 
esservisi recati senza sapere 
bene da chi fosse composta 
l'assemblea e come avrebbe 
reagito alle loro parole. Eppu-
re, un programma di azione 
vi e stato approvato dopo una 
accesa discussione: su duem:-
la present!, due soli sono sta
ti 1 voti contrari e due le 
astensioni. II programma n-
conosce fl «ruolo di avan-
guardia» del partito comuni
sta nella societa cecoslovac
ca, ma rifiuta per i sindaca-
ti la funzione d! ccinghia d: 
trasmissione ». Essi chiedono 
una loro adeguata rapprjsen-
tanza nel Fronte come r,e! 
parlamento, ovunque volendo 
sostenere una propria posi-
zione autonoma. Nello stesso 
tempo hanno elaborato una 
propria piattaforma salariele, 
con addentellati in tutta la po
litica economica generale. Co
me caso estremo, si prevede 
anche il diritto di sdopero. 

Comunque, ogni questio-
ne inerente al lavoro sara de
finita mediante trattative ool 
governo. Vi e stato nel frat-
tempo un tentativo di dar 
vita a un sindacato autono-
mo dalla Confederazione fra 
1 macchinisti delle ferrovie; 
ma, nell'insieme, il possibile 
attacco all'unita sindacale vie-
ne respinto. 

Questa posizione presa dal 
sindacati e incoraggiata dal 
partito stesso e un altro del 
mothd piu importantl dellA 
nuova vita politica cecoslovac
ca. Da solo esso basterebbe a 
Indicare quanto siano cambia-
te le condizioni in cui II par
tita deve dirigere 11 paese. C.6 
che 11 congresso dovra dire di 
qui a settembre e appunto co
me il partito, non solo al cen-
tro, ma alia periferia, sapra 
rlfare la propria unite, pur 
rinnovandosl a fondo, e cosl 
guidare la costruzione dl una 
verm democrazia socialist*. 

Giuseppe Boffa 


