
domemea 
Mentre si celebra il 48' anniversario 
cost il PCI si prepara al XII Congresso 

IU Ziovane 
E l IL 1935. Impera il fascismo, 

il Partito comumsta e una or-
ganizzazione clandestina, persegui-
tato e falcidiato nei suoi quadri. 
E' la vigilia dell'impresa di Abis-
smia. Si canta gia « Faccetta nera » 
e l ' ltaha sembra prospera nella 
sua miseria, il regime e diventa-
to un'ovatta e sembra avvolgere 
*utto. Si pone in quel momento 
ai comunisti il problema enorme 
di .• >n diventare un gruppo uaven-
tmiano », di non assistere impoten-
te dall'esilio alia liquidazione delle 
loro residue forze in Italia, di far-
si conoscere e riconoscere da nuove 
generazioni che ia coltre fascista 
ha tenuto fuori da ogni notizia 
o eco del passato di lotte e di 
glorie del movimento operaio e del 
partito di avanguardia del pro
letariate). I giovani che hanno ven-
ti anni ne avevano sette quando il 
fascismo andb al potere; i tren-
tenni, alia « marcia su Roma » ave
vano appena 17 anni. Occorre una 
audacia reale per collegarsi a que-
sti giovani, svegliarli e capirli. E 
Togliatti dice in quel 1935: « Se per 
raggiungere le nuove generazioni 
bisogna parlare un nuovo linguag-
gio, lasciare da parte le nostre 
formule, distruggere 1 vecchi sche-
mi, cambiare i nostri metodi di 
lavoro, modificare le forme della 
nostra organizzazione, ebbene lo 
farerno, senza la minima esitazio-
ne». Questa frase di Togliatti e 
citata in un articolo di Alessan-
dro Natta comparso su «Rmasci-
t a» del settembre 1960, all'indoma-

qualita della partecipazione politi-
ca alia elaborazione delle declsio-
ni. I partiti che conosciamo — sia 
la DC, sia ormai in larga parte il 
nuovo PSI — sono in effetti «de-
mocraticissimi» e nei loro Comita-
tl central! o Consigli generali si di
ce tutto, si fa qualunque gioco, si 
usa qualunque spregiudicatezza: ma 
questa e forse democrazia? Che co-
sa significa quella democrazia in 
rapporto alia esigenza nuova e pre-
potente, soprattutto del giovani, 
di effettiva partecipazione e deci-
sione? Che riflesso hanno, a livel-
lo di massa, quei giochi di potere 
al vertice? 

In realta e cosl. Proseguendo 
con Natta il discorso in termini 
molto informal!, molto poco da 
« intervista », viene fuori che la osti-
nata attenzione del PCI alia sua 
effettiva consistenza di massa, il 
fatto che sempre si sia saputo, do-
vuto e voluto rendere conto non a 
un gruppo o a una corrente, ma 
a larghe masse di lavoratori delle 
proposte e delle decisioni politiche 
e proprio quello che ha fatto 
del nostro partito — «che viene 
da lontano e va lontano», ammo-
niva Togliatti — il partito diver-
so che tanto angustia, preoccupa, 
irrita, spaventa, rende perplessi 
nemici, avversari e concorrenti. Og-
gi questa esigenza della partecipa
zione di massa, spiega ancora Nat
ta, diventa piii forte in presenza 
della grande richiesta giovanile — 
che e rapidamente e automatica-
mente generate, comune a tutti — 

# A colloquio con il compagno Natta 
• La positiva esperienza dei pre-con
gressi • Le tappe politiche delle nuove 
leve comuniste 

ni del forte «luglio » che vide pro-
tagonisti 1 giovanissimi dalle ma-
gliette a righe. Aggiungeva Natta 
alia citazione di Togliatti: «Una 
nuova generazione antifascista, una 
vigorosa leva comunista, maturo 
allora nella chiarezza e nella for-
za della politica di unita popolare 
e nell'ardimento con cui i comuni
sti seppero realizzarla, e fu pro-
tagonista della lotta di Liberazio-
ne». Precisava anche Natta , nei 
settembre del '60, owiameme, che 
quello della dichiarazione di To
gliatti «e ra un momento ben di-
verso, certo, dall'attuale sotto il 
profilo politico, ma in cui la esi
genza della conquista dei giovani 
si poneva in modo acuto per tut-
to il movimento operaio e in par-
ticolare m Italia ». 

• • • 
Muoviamo da queste considera-

zioni, quasi rievocazioru, in una 
conversazione con Natta (che diri-
ge il settore dell'Orgamzzazione del 
partito) sul tema del « partito gio-
vane», del « partito diverso », del 
«part i to di massa». Un tema che 
e reso attuale da due scadenze: 
il 21 gennaio del 1969 che segna 
il 48mo anno dalla fondazione 
a Livorno del PCI; 1*8 febbraio 
prossimo, data del dodicesimo 
congresso del partito, una assem-
blea di lavoratori, di rivoluziona-
ri che discute all'indomani dell'an-
no « caldo », del 1968 di lotta m Italia 
e nei mondo. Un anno cui la for
te spallata giovanile ha dato in-
dubbiamente la sua impronta. 

Come e perche il nostro partito 
si afferma oggi forte, giovane, de-
mocratico di massa, diverso sem
pre dagli altri partiti? 

Siamo un organismo profonda-
mente inserito, da sempre — dice 
Natta — nella societa. E ' evidente 
che la nostra presenza nei tessu-
to della vita civile del paese e 
nettamente prevalente rispetto a 
quella di a l tn partiti di impianto 
verticistico o di opinions s pura 
mente «elet torah». Quello che e 
accaduto nei 1968 (e poi non solo 
in quell'anno, ma gia da tempo 
attraverso una maturazione che ci 
ha visto in prima hnea) non po-
teva non coinvolgerci subito: noi 
siamo ID osmosi naturale con le 
forze protagoniste dei grandi mo-
vimenti cui stiamo assistendo, con 
i gruppi decisivi di qualunque spm-
ta di lotta: classe operaia e giova
ni. Di quel centri propulson sia
mo parte costante, forza dingente. 

Non e'e da stupirsi qumdi se 
anche questa volta, come sempre 
6 stato, l grandi rr.oti di massa 
diventano il centro dei nostri di-
battui di partito: il PCI e un vero 
partito di massa e come tale pro-
fondamente partecipe del corpo so-
ciale, cioe autenticamente demo-
cratico. 

Questo tema lo approfondiamo, 
con Natuv. Partito democratico, spie
ga, non d .ve ne pu6 significare 
per noi soltanto rmnovamento di 
metodi; sistemi e regole nuove di 
dibattito e di formazione di orga-
ni dirigenti. Questo e importante 
ma sappiamo bene e da decenni 
che per questa via soltanto non si 
crea democrazia sostanziale. La de
mocrazia, per un vero partito di 
massa, e anche un fatto di grandi 
numeri, di quanti ta che mutano la 

di partecipazione e autonta deci-
sionale. 

Qui si individua un punto di re-
lativa debolezza del nostro partito. 
Con l'occhio molto attento al « mo
do nuovo » di partecipare alia vita 
politica e alia vita di partito, spes-
so moiti, a vari livelli, perdono 
di vista il « modo permanente» di 
creare le condizioni per farla, la 
politica. Vale a dire la larga, lar-
ghissima presenza attiva di masse 
di lavoratori. Non si hanno anco
ra dati sul tesseramento che e in 
corso e che e stato senz'altro osta-
colato dallo svolgimento dei pre-
congressi, pero e certo — e Natta lo 
conferma — che e'e UB ritardo, an
che nei reclutamento. Va aggiunto 
comunque che e'e 1'avvio abbastan-
za preciso di un ringiovammento 
dei quadn e della base. Si abbas-
sa l'eta «politica» (oggi la politi
ca non si fa piii a 20-22 ma a 
16-18 anni) e il partito awer t e su
bito, oggettivamente, il fenomeno. 

Nei pre-congressi, come e noto, 
si eleggono anche i nuovi orgaru di-
rigenti di sezione e di federazione. 
Ebbene, rispetto al novembre '68 
(quando i pre-congressi comincia-
rono) si e avuto un rmnovamen
to degl: organi dingenti — Comi-
tati federah — del 35 per cento. 
Nei Comitati federali d'altro canto, 
fin dal giugno scorso, era commcia-
ta un'azione di ringiovanimento at
traverso la cooptazione di quadri 
giovani e giovanissimi. 

Su 46 Federazioni che hanno con-
cluso i loro congressi e'e in que
sta occasione il doppio esatto di 
delegati al di sotto del 30 anni, 
rispetto al congresso ultimo. Dice 
Natta: a Non e ancora il partito 
piu giovane che vogliamo, ma e 
gia senz'altro il partito diretto da 
forze piu giovani che crea la condi-
zione essenziale per un generate 
rmnovamento». Del resto questi 
giovani non entrano nei Comitati 
federali o di sezione su designazio-
ne dall'alto o per tranqu'.IIc vie 
burocratiche suggerite da volonta 
di o civettamenti » con 1 ventenni. 
Entrano a venti o poco piu anni 
sull'onda di posizioni dialettiche, 
anche marcatamente critiche. a Ho 
visto entrare tranquillamente in 
Comitato federate, mi dice Natta, 
dei ragazzi che avevano espresso 
cntiche spesso anche irruente e uni
lateral! rispetto a posizioni del Se-
gretario della Federazione. E nes-
suno si e mai scandahzzato». 

Quindi un ringiovanimento effet-
tivo, forse piu lento proprio per
che non mdolore e perche tale che 
sottopone il partito tutto — al di 
la delle distinzioni di generazione 
— a un processo piii profondo di 
rivitalizzazione, che lo rende piu 
teso e comporta quindi da parte 
dei giovani stessi un impegno mol
to serio, senza superficialismi o 
dilettantisms 

• • • 
E qui arriviamo a un punto che 

ci sembra interessante rifenre II 
PCI non ha possibili confrontl con 
altn partiti soprattutto per una ra-
gione: e nato giovane e con 1 gio
vani e stato mlschiato sempre, e 
proprio nei moment! piu duri, chie-
dendo a quei giovani che diventa-
vano comunisti 1 sacrifici e gli Im-
pegni piu pesanti e drammatlcl. 

La scissione del *21 Iu certamen-

te un fatto prima di tutto politico, 
dettata da uno «stato di necessi-
ta » che la politica del vecchio PSI 
riformista suggeriva e alia fine im-
poneva; ma fu anche senza dub-
bio e inevitabilmente un fatto di 
generazione, di giovani appunto. 

La seconda ondata, Natta la in
dividua Intomo al 1930: un parti
to di quadri, dl cospirazione e di 
clandestmita che in quella fase riu-
scl a conquistare una leva impor
tante, quella che poi divenne la 
«generazione della Spagna» e fu 
— per continuare in questi termini 
generazionali — il fratello maggio-
re dei ragazzi che fra il '35 e il 
'40, abbandonando il fascismo, an-
dando in esilio o accettando l'eroi-
co e mortale rischio del lavoro 
di militante clandestino nelle file 
stesse delle organizzazioni fasciste, 
diventarono i quadri della lotta di 
Resistenza. 

Fu proprio la Resistenza l'altro 
momento dell'ondata giovanile: por
ta l'impronta dl questa ondata la 
azione militare (la novita e l'inven-
tiva che si videro nei GAP o nei 
SAP, nei lavoro delle brigate di 
montagna); la porta anche l'azione 
politica di quei mesi di guerra, 
la politica nuova di alleanze, del 
Fronte di Curiel. E il partito, ri-
nunciando alia rigida caratterizza-
zione ideologica o dogmatica, si 
apr: ni socialisti e ai cattolici. 

Ancora alcune tappe di «leva» 
giovanile: il voto determinante dei 
21enni il 7 giugno del '53 contro 
la «legge truffa»; le giornate del 
luglio '60; i mesi caldi delle lotte 
sindacali del *61-'63 che sboccaro-
no nei voto comunista, il clamoro-
so voto del 28 aprile 1963. 

E ' dopo il '54 probabilmente che 
si devono registrare primi ritardi 
nei partito, prime debolezze non 
subito individuate nell'azione della 
FGCI. E ancora: nei 1960 forse 
non si colse ne si utilizzo fino 
in fondo la nuova, grande occasio
ne Cosl al tempo delle lotte sin
dacali degli anni subito seguenti, 
non matur& abbastanza e del tutto 
un'azione per la creazione di un 
fcrte partito giovane nelle fabbri-
che. 

Ritardi, ma dietro a questi e ri
spetto alia minade di partiti e 
associazioni, le prime e le uniche 
prese di coscienza della forza po
litica di avanguardia nei confron-
ti del movimento giovanile nuovo 
che stava nascendo. Quando la DC, 
nei 1960, parlava di «nuova delin-
quenza giovanile da stroncare », noi 
comunisti accoglievamo la leva del
le « magliette a righe » che si iscri-
vavano al PCI nella coscienza di 
compiere un gesto di naturale con-
clusione politica della loro prima 
e spontanea esperienza rivoluziona-
ria. 

• • • 
Oggi nei PCI ci sono 250 mila 

giovani (sotto i 30 anni) iscritti. 
Lo sforzo — e cosl concludiamo 
con Natta — e di superare ritardi, 
vecchie incrostazioni e incompren-
sioni, anche errori; lo sforzo e 
di creare proprio noi la sede un?ca 
possibile — perche di avanguardia 
proletana, democratica e di mas
sa — di una partecipazione nuova, 
decisiva dei giovani operai e stu-
denti alia realta politica italiana. 
E' per questa strada che tutto il 
partito, il partito « diverso », il par
tito dei grandi numeri e di prima 
hnea, pud rinnovarsi nconoscendo-
si come deve — e non in base 
alia eta anagrafica ma al suo ruo-
lo stonco — giovane. 

Ugo Baduel 

Un'anonima ragazza con il pusno chiuso: questa e la foto scclta dalle Icttricl di NOI DONNE come simbolo della « donna dcll'anno ». Al secondo 
po.sto, ncl referendum indetto da quel settimanale, si e classificata Nguyen Thi Hinh. L'orientamento delle lettrici e significativo ed e bene espresso 
dal commento che ha accompairnatn unn dei voti per la « ragazza clie lotta »: « „. perelie essa e anche il vol to italiano di Ngujen Thi Binh, l'espres-
sione in termini giovanili della stcssa lotta e della stcssa volonta di pace nella giustizia ». 

Proposte ed esperienze della FGCI di Reggio Emilia 

Studenti e operai in eollettivo 
QUANDO si parla di esperien

ze nuove della FCGI, di risul-
tati concreti particolarmente inte-
ressanti, tutti subito dicono: Reg
gio Emilia, bisogna andare a Reg
gio. 

Ma awiare il discorso sulle cose 
concrete non e semplice, non per
che non ci siano ma perche e tut
to un lavoro mtrecciato continua-
mente alia discussione teonca e 
di verifica dell'azione, con occhio 
critico attento e severo. Guardia-
mo alle esperienze degll ultimi 
sei mesi. La discussione su un nuo
vo modo di essere della organiz
zazione dei giovani comunisti si e 
innestata, lnnanzitutto, in questa 
provincia su un lavoro degli ulti
mi anni ncco di esperienze uni-
tarie. Poi l'esplodere del movimen
to studentesco e tutte le riflessio-
ni e considerazioni che si sanno. 
Ed ecco i giovani comunisti — stu 
denti e operai in particolare — 
« sciogliersi », come dicono loro, nei 
movimenti di lotta e di contesta-
zione. E' la fase che qualcuno chia-
ma della « decentralizzazione ». Cer-
chiamo di tradurre: e, in sostanza, 
la presenza attiva del giovani co

munisti nelle lotte della scuoli, 
della fabbnea. che si dilata ora a 
temi e problemi della societa civi
le, vorrebbe arrivare ai problemi 
dell'agncoltura. 

I ragazzi delle medie superiori 
ora sono qui a raccontare del lo
ro lavoro: in tutte le scuole medie 
superiori di Reggio, licei, istituti 
tecnici proicssionali, eccetera, esi-
stono del «gruppi di azione stu-
dentesca ». Sono una decina. 

In questi gruppi che hanno a lo
ro volta stimolato tutta l'azione 
dei «medi» per l'assemblea e al-
tre rivendicazioni, i ragazzi comu
nisti sono presenti e attivi. Ora 
si discute delle difficolta del movi
mento. 

Sono le question! note del movi
mento studentesco, esperienze di 
sciopen, di agitazioni come quel
la in corso adesso per ottenere il 
trasporto gratuito sulle cornere 
per quanti abitano fuori citta. O 
la soluzione dell'annosa questione 
della costruzione della Casa deilo 
studente per cui le assemblee delle 
diverse scuole lavorano insleme al-
l'amministraziono comunale. 

Ma piii che questo forse a noi 

interessa un altro aspetto, la di
scussione sorta tra questi studen
ti comunisti su come avere nun 
momento di verifica e di sintesi 
teorica e politica in rifcrimento al 
partito J>. Abbiamo adoperato le lo
ro parole ed ecco come le spiega-
no, sia loro che gli a l tn, perche 
la questione si propone anche per 
il lavoro operaio e si proporra 
probabilmente anche quando le 
esperienze di o collettivi di lavo
ro » intorno ad altri problemi 
avranno acquistato piii ampie di-
mensioni. «Lavoriam'o — dicono i 
ragazzi — nei movimento studente
sco, ogni nostra esperienza di lotta 
attiva & ft, ogni problema t discusso 
e affrontato e risolto collettivamen-
te, nelle assemblee come nei grup
pi di azione. 

« Ma come riportare queste cspe 
rienze al partito, perche possa sti-
molare e uniftcare le lotte piii di
verse? Perche riesca sempre meglio 
a offrire una strategia a tutte le 
forze anticapitalistichc, una strate
gia di lotta—». Ecco allora nasce-
re proprio In questi giornl una 
«sezione scuola media» del PCI 
dl cui fanno parte student!, inse-

gnanti, tutti 1 comunisti che lavo
rano nella scuola media. Una se
zione che si propone appunto di 
essere la sede, lo strumemo di quel
la verifica e sintesi teonco-politica 
che e compito e funzione tipica 
del partito. 

Cra studenti universitari e ope
rai parlano di un'altra esperienza 
fatta nei mes; scorsi e che si sta 
nprendendo: il modulo, la tecnica 
e analoga a quelle rifente, almeno 
in parte. Qui si tratta di colletti
vi di lavoro «aperti a studenti e 
operai, nati come organismt pro-
mossi dalla FGCI ma che tendono 
ad allargarsi a quanti voghano e 
siano intercssati a fame parte. 
Con un collcttwo del genere si e 
fatto un laroro insieme alle ope
rate della MAX MARA attraverso 
tncontrt e dtscussiont nelle ore del 
mezzogiorno davanti alia fabbrtca, 
partendo dai problemi della fab-
brica. E poi con gli operai della 
Lombardtni e cosl via». La cosa 
forse piix interessante 6 il pro-
gramma: oggi esiste un eollettivo 
di lavoro fatto dl una ventina dl 
studenti e operai dal 18 ai 23 an
ni, un organismo permanente che 

si propone di stabihre contattl oon 
gli operai di 5-6 fabbnche e pro-
muovere all'interno aeile stesse la 
costituzione di collettivi di lavoro 
operaio. Cioe, « gruppi di avanguar
dia composti di lavoratori di varia 
parte, che agiscano come stimolo 
per arrivare alia assemb'.ea di fab
bnea come realta funzionante ». 

Un altro progetto a cui gia si 
lavora e la costituzione di comita
ti unitan di base operai-studenti 
intorno a singole fabbnche per «dz-
scutere e facilitare un collcgamen-
to reale tra le lotte operate e quel
le studentesche ». 

Da raccontare ce ne sarebbe an
cora, altre esperienze, altri proget-
ti, altre idee. L'essenziale, al di 
la delle esemplificazioni, e comun
que il tipo di lavoro, la hnea scel-
ta e i fruttt che sta dando, mol-
ti e positivi: larghissima e attiva 
presenza dei giovani comunisti in 
tutte le lotte, impegno e dibattito 
vivace, moltiplicarsi di idee e di 
intziative. In nemmeno sei mesi 
di esperienza pratica, senza dub-
bio il bilancio e piii che a t t iva 

Lina Anghel 
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