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20 gennaio 1921 
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Cinquant'anni di storia e di lotte gloriose 
• < . 

della Federazione giovanile comunista italiana 

IL COMUNISMO E L A GNVIffZZA D a MONDO 
Un patrimonio 

prezioso per tutta 
la classe operaia 

di Luigi Longo 

Mezzo secolo fa la gioventii socialista italiana riunita a Congresso in Firenze rom-
peva risolutamente con il riformismo rinunciatario ed il massimalismo verboso per 
schierarsi compatta dalla parte di Lenin - Nasce la FGCI - Sempre alia testa delle 
nuove generazioni rivoluzionarie 

CINQUANT'ANNI fa la gioventii 
socialista italiana rompeva riso

lutamente i suoi legami con il rifor
mismo rinunciatario ed il massima
lismo verboso del vecchio PSI per 
schierarsi compatta sul terreno di 
lotta della III Internazionale. Per 
mettersi anch'essa, sulle orme di 
Gramsci e degli altri fondatori del 
PCI, dalla parte di Lenin e della 
Rivoluzione d'Ottobre. Per affermare 
nei fatti la propria volonta di lotta 
in una prospettiva piu vasta e total-
mente rinnovata. 

Si compiva cosl un fatto di capi
tate importanza culturale • politica. 
II leninismo, da seraplice punto di 
riferimento per una polemica inter* 
«a, diventava finalmente una cosa 
viva, una struttura, una vera forza 
organizzata tra i giovani italiani. Di
ventava una divisa morale ed intel-
lettuale, un modo nuovo di fare po
litica e di porsi il problema del so-
cialismo stesso. 

Con la fondazione della FGCI i 
comunisti aprivano il loro dialogo 
con le masse giovanili del nostro 
paese, indicando loro un terreno di 
lotta ed aprendosi nel contempo a 
tutte le sollecitazioni e le spinte che 
da essa potevano venire. Si definiva 
cosl nei suoi termini essenziali un 
rapporto cbe, ancbe nei suoi mo-
menti piu oscuri e difficili, non fu 
mai paternalistico o burocratico, ma 
fu sempre una cosa viva e comples-
sa, un rapporto profondamente poli
tico ed educativo, nel senso che 
Gramsci attribuiva a questo termine. 

Per il Partito comunista non si e 
mai trattato di garantirsi semplice-
mente delle forze di ricambio tra i 
giovani, di mantenere viva una cer-
ta riserva di energie da utilizzare 
poi nel corso delle proprie lotte. No, 
per il Partito comunista il rapporto 
con i giovani e sempre stato innan-
zitutto rapporto con le masse giova
nili nel loro complesso, capacita con-
creta, cioe, di portarle alia lotta, di 
organizzare il loro contributo speci-
fico alia battaglia per il sociaUsmo. 

A questo compito di portata poli
tica generate il Partito comunista 
ha chiamato, in tutti i lungni anni 
della sua storia, la Federazione gio
vanile. E* attraverso di essa che si e 
venuto storicamente realizzando, in-
fatti, quel processo ininterrotto e 
tuttavia sempre nuovo e originale di 
adesione dei giovani agli ideali del 
socialismo. 

Ci sono state tante generazioni, ed 
ognuna di esse ha lasciato un suo 
segno particolare e profondo, non 
solo sulTorganizzazione giovanile ma 

anche, per suo tramite, sul Partito 
stesso. Dalla generazione che e cre-
sciuta sotto la guida di Gramsci a 
quella che ha lottato nella clande-
stinita ed in Spagna, e che ha dato 
all'eroismo e al martirio dei com-
battenti repubblicani il generale Ni
no Nanetti, membro della gioventu 
comunista italiana, caduto in terra 
basca alia testa di un corpo d'arma-
ta spagnolo; da quella che ha fatto 
la Resistenza contro il fascismo e 
l'occupante nazista, e che sotto la 
guida di Eugenio Curiel ha marcia-
to nelle file del Fronte della gioven
tu, a quella che nel luglio '60 ne ha 
difeso le conquiste e gli ideali sino 
a quella, infine, che oggi si batte 
con slancio per cambiare alia radice 
l'attuale societa italiana. 

Tante generazioni diverse, ma uni
te tutte da uno spirito comune, da 
una comune fedelta alle origini le-
niniste del nostro Partito ed all'in-
segnamento internazionalista di Gram
sci e di Togliatti, da un comune le-
game con le piu lontane tradizioni 
di lotta del popolo italiano e da un 
comune e profondissimo amore per 
le liberta civili e politiche. 

E' questo il grande patrimonio che 
la FGCI ha saputo accumulare in 
cinquant'anni di storia, un patrimo
nio prezioso per tutta la classe ope
raia, un elemento imprescindibile e 
concreto della futura societa socia
lista che costruiremo nel nostro 
paese. 

Oggi i giovani sono piu che mai 
al centro dello scontro di classe, nel
le lotte per Foccupazione, per il di-
ritto alio studio, per un diverso svi-
luppo economico e per una nuova 
democrazia, per una sempre maggio-
re solidarieta con i popoli in lotta 
per la propria liberta ed indipen-
denza nazionale. E' compito fonda-
mentale dei giovani comunisti di es-
sere alia testa di queste lotte, di gui-
dare le masse giovanili nel loro com
plesso sul terreno aperto dall'avan-
zata della classe operaia. 

Oggi come cinquant'anni fa i gio
vani comunisti assolvono a questo 
compito nella difesa rigorosa del 
principio leninista della propria au-
tonomia, nella adesione ragionata e 
consapevole alia linea politica ela-
borata dai comunisti in mezzo se
colo di grandi battaglie, nella con-
vinzione profonda che i giovani, tut
ti i giovani italiani, hanno un con
tributo originale e specifico da dare 
alia costruzione del socialismo nel 
nostro paese. 
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Luigi Longo 

Giovani lavoratori, operai, contadini, studenti ! Voi 
cercate liberta e felicita; volete costruirvi un mondo 
vostro costruito sulla eguaglianza e sulla giustizia. Que-
sto mondo non pud essere altro che un mondo socia
lista, perche soltanto nel socialismo non vi e piu sfrut-
tamento, v i e fratellanza fra gli uomini. 
Giovani, se siete tali, se avete fiducia in voi stessi, nel 
progresso dell'umanita, nel rinnovamento economico 
e morale della patria, il socialismo deve essere la vo-
stra fede. 
Raccoglietevi con entusiasmo e fiducia attorno alle 

nostre bandiere. Entrate nei sindacati, nei partiti poli-
tici dei lavoratori! Iscrivetevi alia FGCI! Vi troverete 
altri giovani come voi, ardenti di entusiasmo, pieni di 
fiducia nell'awenire. Assieme lavorerete per migliora-
re il mondo intiero, per far si che il lavoro libero, re-
dento, sia la base sicura di tutta la societa. 
Avanti, giovani, nel nome e con la bandiera del socia
lismo, per ringiovanire il mondo intiero, rinnovarlo, 
per dargli pace e giustizia. 

Palmiro Togliatti 
(Da un appello ai giovani lavoratori - 1° Maggio 1952) 

PAL CONGRESSO DI FIRENZE DEL 1921 ALLE LOTTE D'OGGI NELLE FABBRICHE E NELLE SCUOLE 

Quel giorno a Firenze non cambifr solo un nome 
Gramsci sulP« Ordine Nuovo »: «Far si che la nuova generazione degli operai e dei contadini cresca valida e pronta alle bat
taglie che Pattendono » - Nella gloriosa Spagna del '36 - Curiel e il Fronte della gioventu - La FGCI nelle lotte contro la NATO, 
la legge truffa, nel luglio '60, per Cuba, per il Vietnam, contro i fascisti - Le recenti esperienze nelle universita e nelle fabbriche 

T^ELLXHTOBRE del 1919 si tenne a 
- ^ Roma II primo Congresso nazio
nale della gioventii socialista del do-
poguerra. Nel corso del lavori venne 
declso di Jnvlare a Fllippo Turati. che 
in on discorso agH operai cnimici di 
Mllano avera critteato daramente la 
Rivoluzione boiscevica, un telegramma 
di riprovaziooe In cui si diceva: «cM 
offende la verita russa offende la ve
rita umana*. Filippo Turati- ricevu-
tolo, cosl rispose: cMulta deoetur re-
verentkt pnerts. Io non cooosco che 
una verita, le verita aggeuivate sono 
frodl od autoingannl: guardatevenel ». 

Ai giovani, dunque, robbedienza, in 
armonia con la concezione corrente, 
anche tra i socialist!, del posto che ad 
essi spettava nella lotta politica. Que
sto non valse perd a frenare l'evolu-
zione del giovani socialist! che, dopo 
aver giocato un ruolo tutt'altro che 
secondario nella scissione di Livorno, 
dedsero a stragrande maggioranza, nel 
loro congresso oonclusosl a Firenze il 
29 gennaio 1921. di mutare fl nome 
della propria organizzazione In quello 
di Federazione giovanile comunista. 

Una svolta radicate 
SI compiva in tal modo una svolta 

di radicale importanza neU'evoluzlone 
politica delle giovani generazioni Ita-
liane. Una svolta di cui Antonio Gram
sci fu forse l"unico a cogliere subito 
tutte le implication!, mentre agli oc 
chi degli altri osservatori essa tese a 
contenders! con quella pin clamorosa 
di Livorno, della quale appariva come 
11 sexnplice riflesso organlzzativo tra 
1 giovani. In rondo, cosl parve a molti, 

tPirenze si era trattato sempllcemen-
di far quadrare tra 1 giovani il conto 

aperto dagll « adulti» a Livorno, senza 
cne questo incldesse minlmamenta 
sulla quallta stessa del processo. Non 
cotf par Gramsci, per il quala la fon

dazione della FGCI apparve lnvece 
come un fatto c a se » che, se certamen-
te contribuiva a chiudere I conti con 
11 vecchio PSI, ne apriva perd degli 
altri, ed estremamente grossi. ai co
munisti stessi. 

Gramsci espresse questa sua idea 
neH'editoriale che egli dedic6 a] con
gresso della PGSI sullVOrdine Nuo
vo» del 29 gennaio 1921. II tema di 
fondo dell'articolo e quello dei com-
piti del partito verso i giovani. Essi 
si riducono sostanzialmente dice Gram
sci, ad uno solo, quello di • far si che 
la nuova generazione degli operai e 
del contadini cresca valida e pronta 
alle battaglie che 1'attendono» Un 
compito, dunque. d'educazione, ma 
« d'educazione intesa nel senso piu am 
pio della parola. educazione dei giovani 
alia disciplma dell'azione e del pensie-
ro, ma educazione pure di tutto 1'or-
ganismo del partito, cioe infusione in 
esso di nuovo sangue, di nuove ener
gie, di nuovo desiderio e di nuove ca
pacita di conoscere e di fare.„». 

Quale abisso separa questa concezio 
ne da quella prevalente nel vecchio 
partito socialista! Educare ed essere 
educato, ecco il punto. saper apnre il 
dialogo con una generazione intera, 
saper vedere in essa un interlocutore 
reale. capace di un originale ed auto-
nomo contributo alia lotta politica, 
ecco II nocciolo deH'atteggiamento 
gramsciano. Mentre per i giovani si 
trattava prima di preparers! ad entrare 
nel partito, di svolgere quindl una spe
cie di apprendistato politico indivl-
duale, adesso il compito che ci si pone 
e ben piu ampio, e quello di organiz
zare 11 contributo di tutta una gene
razione alia lotta per 11 socialismo, di 
farsi cioe portatori ed Interpret! di 
tutte le sue particolari caratteristlche 
ed eslgenze storlche. Ecco perche Gram
sci awerte che si apre qui un grande 
e decisivo problema, perche egll ln-
tende che II compito del comunisti ver

so i giovani e ben piu ampio di quello 
che si proponevano 1 socialist!, e il 
compito, in ultima analisi, della con-
quista dell'egemonia politica della clas
se operaia su tutto un set tore decisivo 
della societa civile. A questo compito 
I comunisti chiamano la FGCI, ed e 
quindi owio che la sua costituzione 
appaia a Gramsci come un • di piu > 
rispetto alia costituzione del partito 
come la prima battuta in un dialogo. 
che si preannuncia non facile, con 'e 
masse giovanili 

I fenomeni di «generazione» 
La particolare senslbilita che 1 co 

munisti italiani mostreranno sempre 
per i fenomeni, diciamo cosl, di ge 
nerazione, 1'attenzione sempre acuta a; 
probleml del mondo giovanile, hanno 
indubbiamente origine nel fatto che !a 
fondazione stessa del partito comunista 
fu In Italia un fenomeno largamente 
generazionale, nel senso che molti di 
coloro che diedero vita al partito era-
no giovanissimi, divisi spesso dat mas-
simalisti e da! riformisti da un abisso 
che era, oltre che intellettuale e poli
tico, anche d'eta. Un altro fatto degno 
di nota e che la generazione che die-
de vita al partito e in fondo la stessa 
che diede vita alia sua federazione 
giovanile, tanto e vero che al Congresso 
di Firenze ben quattro quinti degli 
Iscritti alia costituenda FGCI passa 
rono immediatamente al partito. 

Ad ogni modo l'effetto immedlato 
della costituzione della FGCI fu un 
grosso salto di quallta nel lavoro poli
tico del giovani stessi. Specialmente 
negll anni difficili della semiclandesti-
nita essi furono attivissiml, dando vita 
alle Rconferenae dei giovani operai e 
del giovani contadini* e resistendo in 
mllle modi origlnall all'attaoco del fa
scisti. Queste esperienze di lotta ed 11 
processo di maturaaione politica della 

FGCI procedettero di pari passo e cul-
minarono, in una prima ed importante 
smtesi, nel congresso di Lione, dove 
Luigi Longo, segretario nazionale dei 
giovani contribuira non poco alia af-
fermazione della linea gramsciana. 

Gli anni successivi furono anni du 
nssimi sia per i giovani che per i: 
partito, cbe restera quasi completamen-
te escluso dall'Italia. E' sigmficativo 
per6 che quando il discorso sull'impo 
stazione della lotta contro il fascismo 
si riapnra in tutto il movimento comu 
nista, nel partito italiano esso si ca 
rattenzzera soprattutto come un di
scorso sui giovani Nel 1936, mentre 
in Spagna divampa la guerra civile, si 
nuni un celebre Comitato cent rale de*. 
partito nel quale si discuss a rondo 
il problema della politica verso i gio
vani. Nella discussione di particolare 
rilievo furono le relazioni di Ruggero 
Grieco e di Celeste Negarville, nelle 
quali si delineava con forza una po
litica nuova di approccio alle giovani 
generazioni italiane influenzate dal fa 
scismo. 

Questo nuovo approccio, che verra 
tacciato di strumentalismo conciliato 
re e di « popolarismo di nuovo conio a 
da Giustizia e Liberta e dagll stessi 
social isti, consisteva essenzialmente nel 
mettersi per quanto fosse possibile dal 

fiunto di vista dei giovani, di capirne 
e eslgenze ed il particolare orizzonte 

mentale, segnato inevitabilmente dal-
I'educazione fascista. Anche se i risul-
tati immediati, particolarmente tra la 
gioventu lavoratrice, non saranno rile 
vanti, quello che conta e la prospet
tiva di incontro che si determina e 
che mostrera tutta la sua validita ne
gll anni a venire. Inoltre non bisogna 
dimenticare che anche neirimmediato 
non mancarono frutti rilevanti, spe
cialmente tra I giovani Intellettuall, fa
scist! cdi sinistra» vagamente demo-
Claud, tra I quali II partito conobbe 
in quejgli anni declslvl quasi una «se-

conda fondazione ». 
Togliatti ebbe a dire in seguito. in 

un celebre discorso che egli rivolse ai 
giovani nel 1947, che «lo studio deg'j 
orientamenti ideali della gioventu spes
so fa comprendere meglio la natura 
del travaglio che si sta compiendo nel 
corpo socialev. Non c'e dubbio che 
quanto si comincib a fare nel *36 fu 
proprio questo, ed in un momento tn 
cui la distinzione tra t giovani che. 
come Nanetti. Boretti e tanti altri com-
battevano e morivano in Spagna, e 
quelli che mvece stavano dall'altra par
te o sembravano perduti tn vani sogni 
di un fascismo anticapitalista, era pr-> 
fondissima ed avrebbe potuto consi-
gliare uno sdegnoso e chiuso settari 
smo. Ma i comunisti seppero capire che 
dietro 1'inquietudine dei giovani italiani 
educati dal fascismo si nascondeva la 
crisi sociale e politica del regime: essi 
seppero wsemlnareii e, quando venne 
la stagione. seppero anche raccogliere 

Incontro nella Resistenza 
Con la Resistenza si avra infatti u 

grande e decisivo incontro delle vec-
chie generazioni deU'antifascismo con 
le nuove. A questo importante crocevia 
stavano I giovani comunisti e, tra essi, 
uno in particolare, nobilissimo per cui 
tura e civilta, Eugenio Cunei. Con U 
Fronte della gioventu, si opera, sotto 
rispirazione dei comunisti, il primo 
tentativo organico di prefigurare un 
ruolo permanente e progressivo alle 
giovani generazioni nella rinnovata de 
mocrazJa italiana. Questo tentativo fai-
lira perche, come disse Togliatti nel 
suo citato discorso ai giovani del 1947, 
«un lavoro unitario di mobilitazione, 
quasi vorrel dire un appello alle masse 
giovanili per l'opera di ricostruzione 
democratlca del paese, net senso ma
terials, morale e politico della parola, 
non • stato fatto dalla dsmocrasJa*. 

E' a parti re da questa lacuna storica 
che i comunisti costruiranno il loro 
rapporto con I giovani italiani negli 
ultimi venticinque anni, muovendo 
sempre dalla consapevolezza profonda 
che, ancora per citare Togliatti, « non 
basta occuparsi e preoccuparsi degli 
aspetti materiali del problema giova
nile, e cioe della lotta dei giovani per 
la loro esistenza ed il loro awenire 
ma si devono poire ai giovani, si de-
vono agitare tra di loro tutte le que 
stioni che riguardano il loro orienta 
mento ideale, morale, politico anche 
negli aspetti piii generali». 

E' da questa complessa angolatura 
che e poi quella gramsciana, che oc 
corre valutare la storia non facile dei 
rapporti tra comunisti e giovani gene 
razioni in questo dopoguerra. Al cen
tro di questi rapporti e stata ed e la 
FGCI, che e maturata politicamente 
assieme a tutti i giovani italiani in 
una ricerca costante di autonomia e 
di sempre piu ampi spazi politic!, c I 
giovani — diceva ancora Togliatti — 
non hanno bisogno di mentori o di 
" dirigenti" che piovano loro dal cie-
lo, ma devono trarre dal loro stesso 
seno le capacita organizzative, direttive 
e di lotta*. In questo sforzo la FGCI 
ha dato II meglio delle sue energie. 
lungo un cammino storico le cui tappe 
si chiamano lotta contro la NATO e 
la legge truffa, luglio '60, Cuba, Viet 
nam, movimento studentesco, autunno 
caldo. Tappe di un cammino che essa, 
con i giovani italiani, non ha compiuto 
da sola, ma assieme alia classe ope 
raia, II cui partito principale ha saputo 
dare a! giovani uno spazio, incorag-
giandone e difendendone 1'autonomia. 
non come momento tattico. ma come 
scelta strategica, come elemento ronda-
mentale e caratterizzante del sociali
smo che esso intende costruire nel no
stro paese. 

p. b. 

A marzo il XIX 

Congresso nazionale 

II nostro 
socialismo 
LA FGCI terra a marzo il suo 

XIX Congresso nazionale. 
Sara questa un'utile occasione 
per noi comunisti per riflettere 
suj problemi in gran parte nuo-
vi che "'accesso alia lotta per 
la democrazia e il socialismo 
di grandi masse di giovani ci 
pone. 

Vi 6 infatti, e gia Lenin lo ri-
cordava, una originalita nella 
lotta rivoluzionaria dei giovani 
che non 6 arbitraria. ma che 
ha solide radici nella realta, che 
e espressione di un insieme di 
dati non solo materiali ma an
che morali ed ideali. che deve 
potersi esprimere in modo auto-
nomo e con la quale i comunisti 
devono sapersi misurare. 

Misurarsi con questa c origi
nalita » non signiflca per noi sol
tanto intendere il nuovo che si 
esprime nelle lotte giovanili. ar-
ricchire la nostra strategia e la 
nostra tattica e dare alia nostra 
lotta per il socialismo sempre 
nuove e piu ricche motivazioni 
ma signiflca. soprattutto. aprire 
alle nuove generazioni nuovi e 
piu avanzati terreni dj lotta ed 
aiutarle ad attrezzarsi politica
mente ed organizzativamente per 
condurre avanti le loro batta
glie. Significa. in una parola fa-
vorire una loro c autonoma > 
esperienza politica ed organizza-
tiva. 

Questo problema si pone sem
pre. E' perd ned momenta di svol
ta, quando cdoe piu profondo si 
fa il solco cbe divide le claasi 
dominanti dai giovani, cbe esso 
emerge come uno dei problemi 
centrali dello sviluppo del pro
cesso rivoluzionario. 

E' allora infatti che il conflit-
to sociale si complioa e diventa 
anche conflitto di generazioni: 
ed e proprio in quei momenta che 
assume valore decisivo resisten
za dj una organizzazione giova
nile di avanguardia capace di 
vivere dalTinterno questo proces
so e di essere espressione orga-
nica delle nuove generazioni. 

Noi oggi stiamo vivendo uno 
di quei momenti. Le lotte gio
vanili che hanno chiuso gli anni 
'60. per I'ampiezza che hanno 
avuto e per i contenuti che han
no saputo esprimere. indicano 
chiaramente che e aperta nel 
nostro paese la lotta per la con-
quista deU'egemonia sulle nuove 
generazioni. Nulla e piu lontano 
dalla nostra impostazione che il 
credere che la conquista della 
egemonia sui giovan; sia solo un 
fatto di propaganda. 

Siamo invece ben consapevoli 
che essa non puo che risultare 
da un processo politico e sociale 
complesso che ha il suo presup-
posto essenziale nella capacita 
nostra di mettere in movimento. 
a partire dalle loro concrete con-
dizionj sociali. le masse giova
nili e di far vivere loro una 
autentica esperienza di lotta po
litica. 

Ecco perche noi oggi ai gio
vani non ci Umitiamo semplice-
mente a fare un discorso gene-
rico sul socialismo ma ci sfor-
ziamo invece di ofTrire loro un 
piano di lotte concreto e una 
prospettiva politica per la qua
le impegnarsi. 

Ci sforziamo cioe di contri-
buire. attraverso 1'impegno del
la FGCI. a risolvere il proble
ma della organizzazione e del
la direzione politica dei loro mo-
vimenti di lotta e. insieme a 
questo. a risolvere fl problema. 
altrettanto importante. della for-
mazione di una avanguardia gio
vanile capace dawero di cofle-
gare la lotta delle nuove gene
razioni a quella piu generale 
della classe operaia per la tra-
sformazione democratica e so
cialista del Paese. 

Al Congresso della FGCI noi 
ci misureremo con questi pro
blemi che. ne siamo ben consa
pevoli. investono question! es
senziali della nostra tattica e 
della nostra strategia. Per que
sto vogliamo che il Congresso 
sia un momento di confronto 
aperto fra i cotministj e le nuo
ve generazioni e che ad esso 
portino il loro contributo anche 
quei giovani che non sono d'ac-
cordo con noi ma che. insieme 
a noi.vogliono affrontare e ri
solvere i problemi della trasfor-
mazione del paese e della co
struzione dj una societa nuova. 

E' anche attraverso questo con
fronto e questa discussione, alia 
quale, come sempre. la gioven
tii comunista dara il suo auto-
nomo contributo di idee e di 
esperienze. che le nuove gene-
mzioni potranno realizzare una 
loro piu avan?ata un't.i politica 
e apnrsi cosi la via per avan-
zare verso il sociah>mn che sara 
cosi come noi e loro insieme 
avremo saputo e voluto eo 
stniirlo 

Gian Franco Borghini 


