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II nuovo calcolo economico 
degli operai di Leningrado 
Ottomila operai, quattromila ingegneri e tecnici nella fabbrica « XXII Congresso » hanno collaborate per 
dare una svolta alia produzione - Come si e giunti ad aumentare la produttivita senza fame pagare le spese 
in salario e in fatica ai lavoratori - II profitto aziendale che non va ai padroni, ma serve anche per I'edilizia 

popolare - II ruolo di « motore » del partito - Le posizioni conservatrici e burocratiche da superare 

Dal nostro inviato 
LENINGRADO, marzo 

Siamo nello stabilimento 
metallurglco «XXII Congres
so » (ottomila operai, quat
tromila ingegneri e tecnici) 
nel reparto delle turbine 
idrauliche. Da qui, nel 1924 
(«II socialismo e il potere 
del Soviet piii relettrificazio-
ne ») e uscita la « turbina » 
Francis ad asse orizzontale 
di 55 kw che ormai appartie-
ne alia preistoria, e poi nel 
1939 la prima turbina ((Ka
plan » di 55 mila kw per la 
centrale di Uglitch. poi ven-
ne la guerra, l'assedio dei no-
vecento giorni e la fabbrica, 
come le altre, ha lavorato per 
11 fronte: cannoni, katiuscia e 
proiettill di tutti 1 tlpl. 

Ma anche In quel giorni 1 
tecnici e gll Ingegneri della 
fabbrica continuavano a pro-
gettare turbine di tutti 1 tl-
pi, a vapore, a gas, ad acqua, 
cosicchg gia nel 1946 fu possi-
bile costruire la prima turbi
na a vapore dl centomila 
chllowatt oltre a una del tlpo 
« Francis » di 75.000 chllowatt 
per la centrale sul Dniepr. 
Pol, negli anni cinquanta e 
sessanta, si passb a implant! 
sempre piu grandi 

In una grande carta geo-
grafica sono segnate tutte le 

central! costruite con le tur
bine uscite da questo stabili
mento: una cascata di punti 
rossl su tutto il terrltorio del-
l'Urss e su molti altri paesi: 
la Polonia, la Cina, la1 Roma
nia, l'lndia, la Ran (qui infatr 
ti sono state costruite le tur
bine « Francis » di 180.000 chl
lowatt per la diga di Assuan) 
rUngheria, la Jugoslavia, la 
Mongolia, la Corea, la Ceco-
slovacchia, il Vietnam... 

Lo stabilimento meccanlco 
di Leningrado e sul piano tec-
nico all'avanguardia nel set-
tore. II suo laboratorio spe-
rimentale, dove si costrulsco-
no i modelll delle turbine, si 
collaudano 1 metalli e si stu-
diano le oscillazioni del pez-
zl, e modernissimo. I com
puter e gli Implant! elettro-
nici dominano ovunque. Lo 
stabilimento ha poi una sua 
scuola per quadri tecnici, un 
ospedale con 150 lettl, una 
scuola media tecnlca per I fl-
gll degli operai, una bibllote-
ca con piu di 250.000 opere, 
un « campo di vacanza » sulle 
rive di un lago, un «giardi-
no d'estate» e lnfine, *ungo 
II « prospekt » dei metallurgi-
ci. le sue case operaie. Natu-
rale dunque che sia uno sta-
bilimento all'avanguardia an
che per I problem! della rifor-
ma economlca. 

Un comitato di studio 
tra economisti e tecnici 

Affrontiamo quest! tern! col 
compagnl che cl ricevono nel
la sede della direzione. E. Su-
alov, vicedirettore economico, 
ci spiega come si e agito con-
cretamente per Introdurre 
nell'azienda 11 «calcolo eco
nomico ». Ecco 11 suo raccon-
to: «Ci siamo messi al lavo-
TO subito dopo il plenum del 
CC del 1965 che ha lanciato la 
riforma e abbiamo lncomln-
clato col formare un gruppo 
d! studio di economisti e di 
tecnici che hanno compiuto 
un'analisi critica sull'attlvita 
della fabbrica dal '60 al '65. 
Contemporaneamente abbia
mo incominciato una serie di 
corsi per 1 capireparto, 1 tec
nici, gli impiegati e gli ope
rai, In modo da giungere al 
" momento X " in cul doveva 
scattare la riforma con tutti 
I lavoratori preparati. In s!n-
tesi, che cosa e camblato? Pri
ma la nostra produzione ve-
niva definita da nol e dal ml-
nistero sulla base dl "dati 
quantitativl" e di un numero 
grandissimo di indennita per 
cul praticamente tutto, anche 
II numero di operai qualifl-
catl, venlva indicato dall'ester-
no. Adesso il numero di indl-
cl che giunge daH'esterno e 
molto ridotto e tutta la pro
duzione vlene calcolata esclu-
sivamente sul suo valore in 
rubli. Non si lavora piu doe 
•11a cieca. prescindendo dal 
costo, e per tutti I reparti 
sono stati trovati indici partl-
colarl, sempre espressl In ru
bli (tempi di Iavorazione, po-
tenz? chilowatt Installata, tra-
sportl, riparazionl, ecc) . 

« Dopo il primo anno abbia
mo tirato le somme. L'eco-
nomista capo ha fatto un rap-
porto e abbiamo visto che non 
andava bene .Alcuni indici do-
vevano essere mutati, non tut
te le possibility erano state 
sfruttate. C'erano ancora qua 
e la del dubbi sulla stessa 
necessita della riforma. Poi, 
a poco a poco, le cose sono 
andate a posto e oggl in tut
ta la fabbrica non c'e piu 
nessuno che non sia d'accor-
do sulla scelta che abbiamo 
fatto. E' la riforma che ci ha 
permesso di aumentare il va
lore della produzione puntan-
do sull'utilizzazione piu razio-
nale dl tutte le risorse e sul-
1'introduzidne delle nuove tec-
niche, e, col profitto acquis!-
to, di aumentare i salari e 1 
prem! e di costruire un buon 
numero di case per gli 
operai. 

«NeH'ult!mo anno il profit-
to aziendale one e rimasto a 
noi e stato cosl suddiviso: 1 
milione 380 mila rubli per il 
fondo di incentivazione sala
ri, 500 mila rubli per il fon
do sociale e culturale, due 
milioni di rubli per I'edilizia 
popolare, un milione e 500 
mila rubli per l'ammoderna-
mento degli impianti e l'ap-
plicazione delle nuove tecnl-
che. Tutto il profitto insom
nia e tomato in qualche mo
do ai lavoratori..». 

Ma come si e arrivati ad 
aumentare la produttivita 
senza farne pagare le spese 
in salario e in fatica agl! ope
rai? Ponlamo la questlone al 
compagno G. Drabilko, capo 
reparto. 

L atmosfera tranquilla 
delle fabbriche sovietiche 

* Le mlsure che abbiamo pre-
go — ci dice — sono centi 
naia e discendono tutte dal 
fatto che Iavorare sulla ba
se de! calcolo economico e 
deirincentivazione mateiiale 
ha voluto cure per noi modi-
ficare di molto la vita di fab
brica. Faccio qualche esem-
pio: abbiamo puntato su una 
specializzazione piu rigorosa 
della nostra produzione e sul
la elaborazione di progetti di 
impianti sempre piii potenti. 
Tienl conto del fatto che piii 
la turbina e grande e piu dl-
mmuisce il costo unitario di 
produzione. Poi, utilizzando il 
fondo dl sviluppo aziendale e 
i finanziamenti dello stato, ab
biamo potuto acquistare mac-
chine piu modeme e rinno-
vare In molti casl le attrez-
zature. Infine abb.'amo mi-
glioiato la qualificazsone pro-
fessionale praticamente per 
tutti i lavoratori La conclu-
sione e questa: oggl si lavo
ra meglio e con minorp fati
ca. si produce di piu ed i sa
lari sono p:u alti E tutti gli 
aumonti produttivi che abhia 
mo avnto sono dovutl al tat-
to rhp la produttivita df*l la 
voro e salita *n cinque an 
ni del 2o pf»r i-onto » 

Nei rpparti al'i rrnnp elite 
#>ali rtovp sono tn rostnizlo-
Be le piu grand! turbine, gll 
operai si vedono appon.v uno. 
due vlcino ai gigantesrhi « al

ii, attorno alle « pale » dl 

una lucente ruotn motnee. 
una ragazza che si muove ler 
tamente davanti ad una mac-
china elettronica che deve de-
fmire il profilo esatto delle 
alette mobili di una turbina 
a vapore. L'atmosfera e quel-
la tranquilla di tutte le fab
briche sovietiche che abbia
mo visitato e che stupisce tal-
volta gli operai italiani Quan-
do vengono qui In delegazio-
ne a visitare le fabbriche 1 
nostri compagnl flnlscono 
sempre infatti col conclude 
re che qui «si lavora troppo 
poco». E' vero che I'operaio 
soviet Ico si impegna ancora 
«troppo poco» sul lavoro? O 
non e vero piuttosto che nel-
Ie fabbriche italiane si lavo
ra troppo e che il socialismo 
e certo — come dice una pa-
rola d'ordine che giganteggia 
in tutti I reparti — anche 
«aumento della produttivita 
del lavoro*. ma e soprattutto 
questo, un rapporto non da 
schiavo con la macchina, il 
frequente « peririv • (la sosta 
cioe per far due chiacchiere 
e fumare la slgaretta in pa
ce). 11 capo che non ha il po-' 
tere di Iirenziarti perche" non 
e un padrone, e cosl via? 

Affrontiamo ooi compagnl 
questi problcml e non tardia 
mo a rendercl conto che la 
riforma economlca ha gia mes-
so molte cose in discusslone: 
non — beninteso — 11 carat-

tere e la natura socialista del
la fabbrica, ma un certo nu
mero di deformazioni che i 
principi socialisti hanno sicu-
ramente subito negli anni del
la direzione burocratica, 
quando la fabbrica non ave-
va autonomia e tutto giunge-
va dal di fuori, per cui I'ope
raio che lavorava « troppo po
co », non era soltanto 11 risul-
tato della rivoluzione, ma an
che dl un modo non giusto 
di affrontare il problema del
la partecipazione operaia e 
quello dell'atteggiamento ver
so il lavoro. Oggi gll elemen-
ti di un nuovo tipo dl parte
cipazione operaia sono visibi-
11 e reall ed i compagnl ce 
ne parlano volentlerl: la rifor
ma e andata avanti nella fab
brica attraverso una discus
slone ed una verifica conti-
nua a tutti i livelli — anche 
a quelli del singolo reparto 
ove e'era e c'e da affrontare 
concretamente non in genera
te la «classe operaia», ma 
I'operaio Ivan, Volodia, Ilia, 
l'organizzazione nuova del la
voro, I criteri nuovi dell'incen-
tivazlone salarlale e quindi 
anche I vari aspetti del rap
porto di lavoro (rltmi, quall-
fiche, struttura del salario e 
del premio, ambiente, ecc) . 

Questo discorso ha avuto e 
ha luogo, come cl e stato ri-
ferito, nelle «conferenze dl 
produzione». nei a corsi dl 
studio sui problemi della ri
forma », nelle rlunloni dl par
tito, di reparto e dl fabbri
ca che ora si svolgono sul te-
ml del prossimo XXIV Con
gresso, e ha permesso, come 
abbiamo gia visto, dl correg-
gere cammin facendo alcune 
Ipotesi e quindi alcunl indi
ci rivelatlsl non realistlcl. Non 
sembra da c!6 che ci hanno 
detto i compagnl, che la II-
nea della riforma abbla - in-
contrato gross! ostacoli fra gli 
operai (anche se, ' evldente-
mente, ponendo in termini 
nuovi II problema della con-
trattazione del rapporto di la
voro v! e stata con la rifor
ma una modifica anche del
le « situazioni conflittuali » ti-
piche di una fabbrica socia
lista. 

Nel corso della lotta per 
la riforma il partito ha as-
sunto nella fabbrica il ruolo 
dl a motore » e di «control-
lore ». I compagnl hanno sot-
tolineato molto l'importanza 
del lavoro di orientamento e 
di direzione svolto dal parti
to. Curiosamente, invece, nes
suno fra quelli che abbiamo 
interpellato ha parlato del 
sindacato. Non pub evidente-
mente trattarsi di una sem-
plice dimenticanza (tanto piii 
che l'organizzazione sindaca-
le della fabbrica meccanica e 
forte e svolge un grosso la
voro): molto probabllmente 
in vari casi il sindacato tar
da ancora ad occupare lo spa-
zio dl iniziativa e di autono
mia oggettivamente apertogli 
dalla riforma e questo ritar-
do pone senza dubbio piii di 
una questione. Tocchiamo co
sl il problema degli ostacoli 
che la riforma incontra sul 
suo cammino. Si tratta • del 
peso delle vecchie strutture 
di direzione, dei metodi di 
lavoro dl vari minister!, di 
abitudini, modi di pensare. 
atteggiamenti divenuti anacro-
nistici. C'e per lndicare tutto 
questo una frase di moda, 
« barriera psicologlca », ma e 
bene chiamare le cose col lo-
ro nome, giacche queste « bar-
rieres delle quali tanto si 
parla sono fatte in realta dl 
posizioni conservatrici assai 
precise che — combattut* ed 
emargmate In gran parte sul 
terreno della direzione e del
la gestione deU'economia — 
sono invece tuttora forti in al
tri camp! (I'educazione e la 
cultura ad esempio) per cui 
la riforma economlca fatica a 
diventare rapidamente rifor
ma della vita e de* ruolo dei 
smdacati, del soviet, delle 
unioni professional!, di tutti 
gli istituti della societa. Spes-
so si parla di « nuovo ruolo » 
di questo o di quell'organi-
smo, di un modo dlverso dl 
affrontare I problemi della 
«partecipazione s, ma II di
scorso appare ancora troppe 
volte Iimitato ai soli aspetti 
economici o meglio produttl-
vistici anche se dl fatto la ri
forma tocca sempre piu dlret-
tamente gli aspetti piii Impor
tant della societa sovietlca. 

Adriano Guerra 

Mortedi CD 
della CGIL 

U Scgretcria della CGIL ha 
convocato per martedi 16* mar-
?o il Comitato Dircttivo per un 
csamc dell' andamento della 
azione per le nforme. 

I lavori inizieranno alle 16 
presso la sede confederale. 

Liberata per 
60 milioni 

E' II qulnlo, clamoroso raplmento che avvlene In Francia 
nel corso di un anno: dopo i qualtro bambini, restifuiti sanl 
e salvl al genilorl, quests volla e una ragazza la protagonists 
di una terrorizzante avvenlura. Elizabeth Chevenier, dopo tre 
giorni di sequestra da parte dl un gruppo dl uomlnl rimasti 
flnora sconoscluti, e stata rllasciata in cambio di 500.000 fran-
chl, circa sessanta mIMoni di lire. La somma. In banconote 
di piccolo tagllo (I cut numeri, si e saputo poi, sono tutli 
reglstratl), e stata porlata all'appunlamento segrelo con i 
bandit! dal padre della ragazza, presldente della < British 
Petroleum » In Francia. Ventiquattro ore dopo, Elizabeth era 
libera e raccontava la sua esperlenza ai glornalistl, precisando 
dl non saper rlconoscere ne i rapltori ne la casa in cui e 
stata trattenuta a forza per tre giorni. 

Che cosa ha significato per la FGCI superare una crisi attraverso il confronto delle idee 

Come «f anno politica» nel '71 
i giovani comunisti di Milano 

II 1968, il movimento studentescoe I'errata convinzione che le organizzazioni giovanili avessero esaurito i propri compiti 
II circolo di Sesto S. Giovanni - l/afflusso di energie nuove al partito e la ristrutturazione della FGCI - Dalle fabbriche gli 

operai chiedono I'iscrizione - La lotta antimperialista e la lotta p er le riforme - Dal congresso agli incontri unitari 

Con I'appoggio della destra 

democristiana e dei fascisti 

Anche nelle Marche 
gli agrari formano 
squadre in difesa 
della «proprietd 

ANCONA. 13 
Anche nelle Marche si 

vanno costituendo squadre e 
comitati a difesa delta pro
prietd privata. Le Unioni 
defli agricoltori hanno pro-
clamato lo stato di agitazio-
ne della categoria. Assem-
blee comunali di agrari so
no state tenute — o sono 
in programma — in moitis 
sime locaiita della regione. 
I padroni della terra annun 
ciano manifestazioni pubbli 
che. promettono di venire 
alio scoperto con «forme 
di protesta inusuali >. Nei 
ioro fogh usano un Imguas 
gio becero e violento. Ad 
esempio. la legge sui fitti 
agran viene deiinita < ever 
siva. diseriminante e di dub . 
bia legittimita costituziona 
Ie>. II Consiglio provincialc 
di Ancona per aver votato 
un ordme del giorno contro 
le disdette mezzadrili e sta 
to tacciato ' di c sfrontatez 
za » e di - « generate igno-
ranza ». -

Che cosa vogliono gli agra 
n marchigiani? Attaccano la 
legge suiraffitto dei fondi 
rustici per impedirne o 
svuotame Fattuazione. San -
no die ben presto — com'e 
augurabilc — verra estesa 
anche alle zone mezzadrili. 
Cio in \irtu dei progetti di 
legge che richiedono appun 
to il passaggio dalla mez 
zadria alia affittanza. Gli 
agrari — in virtu delle nuo
ve norme — non potranno 
piu cacciare il contadino dal 
fondo con il pretesto dei pia-
ni di trasformazione. r * 

L'oodata di disdette" (se 
ne calcoJano novemila nelle 
Marche) e un aspetto pre-
minente, sul piano pratico, 
della manovra - agraria. 

Sul piano psicologico gli 
agrari agitano la bandiera 
della paura. Gli accennati 
progetti di legge « hanno an 
ch'essi — arTermano le Unio
ni d?gli agricoltori — natu 
ra e\ersiva e rappresentano 
il corona mento di una poll 
tica in atto di colleUivizza 
zione deU'agrlcoltura ita-
liana >. 

Poi I'anrK'llo al ceto me
dio. In alcuni casi il pro-

fcssioni.sta di citta coincide 
anche fisicamente con la fi-
gura deH'agrario. Ma si vuol 
arrivare oltre. al piccolo e 
medio industriale: < ...e ne-
cessario che il ceto medio. 
tutto il ceto medio, faccia 
blocco con gli agricoltori che 
in questo momento si tenia 
di colpire duramentet. Ove 
non c'e coincidenza d'inte-
ressi c'e. anche in questo 
caso. Tarma del terrorismo 
nsicologico: < Infatti. rite-
niamo doveroso sottolineare 
che il principio della con-
versione obbligatona di un 
contraUo (11 passaggio dal
la mezzadna airaffitto. ndr) 

. una volta entrato nel no
stra ordina mento positivo 
pud. per I'avvenire. sugge- " 
stionare altri proponimenti ' 
legislativi ed essere. quin
di. esteso ad atti\ita econo-
miche diverse da quelle agri-
cole con danno specifico per -
gli altri settori nei - quali 
principalmente si trova ad 
operare il ceto medio*. -

La reazione agraria sul •' 
piano politico quali alleati 
conta? Scontato I'appoggio 
del MSI e del PLI. negh ul-
timi giorni s'c fatta sotto la 
destra democristiana. II de-
mocristiano on. Tozzi Con 
divi (Ascoli Piceno) e dive 
nuto il nume tuletare defh 
agrari i quali fanno sapere 
di avergh scritto lettere di * 
pfauso < per la decisa pre- -
sa di posizione da parte sua, -
in sede parlamentare. in di- -
fesa deU'agricoItura > e lo 
invitano ad una loro assem-
Wea perchd esalti «con k> , 
stesso sTancio e con gli stes-
si validi argomenti la causa : 

della mezzadna >. 
Intanto un altro do. I'ono-

revole Rodolfo Tambroni 
(Macerata) — su un foglio ' 
di un'associazione di piccoli 
industriali e di artigiani. as-
sociazione della quale egli e 
massimo dirigente — tuona 
contro i sindacati: «Costo-
ro sanno che sLarmo distrug-
gendo 1'economia. stanno 
scoraggiando gl'imprenditori 
per preparare che cosa? D 
caos, la disoccupazione, for-
se la fame!... Bisogna rea-
gire! > 

Dalla nostra redazione 
MILANO, marzo. 

Tra le citta che nel 1968 
vennero investite dalla acon-
testazione giovanile » Milano b 
probabilmente quella in cui 
il fenomeno ha avuto aspetti 
meno vistosi (e fdrse si po-
trebbe dire anche meno a pit-
toreschl », attribuendo perb al 
l'aggettivo un significato che 
non deve essere inteso in sen-
so limitativo), ma probabil
mente percib stesso piii pro-
fondi. Per cul mentre altro-
ve si e poi avuta una sta-
gnazione deH'iniziativa o una 
sua dispersione nella steriU-
ta dei a gruppetti», a Milano 
il fenomeno dell'impegno gio
vanile non solo e continuato, 
ma ha assunto una sua pre-
cisa collocazione nel quadro 
politico della citta. 

Questo carattere del movi
mento milanese in generate e 
del Movimento Studentesco in 
particolare, ha influito su tut
te le forze giovanili: su al
cune in modo addirittura trau-
matico. portandole alia spari-
zlone dalla scena politica; su 
altre inducendole a rivedere 
la propria collocazione; su 
tutte costringendole ad una 
profonda riconsiderazione del 
loro modo di * fare politica ». 

Ma il dato piii interessante 
e che mentre la spintadel 
Movimento metteva in crisi le 
foimazioni giovanili preesi-
stentl e le portava al riesa-
me della loro politica, questa 
autocritica e questo nuovo Im-
pegno costringevano a sua vol
ta il Movimento studentesco a 
riconsiderare certi propri at
teggiamenti, certi infantilism! 
e quel tanto di pittoresco di 
certi suoi aderenti di cui si 
parlava prima. Per cui la gio-
ventii milanese — partendo 
dalla crisi forse piii profon- • 
da — e oggi incamminata su 
una strada di unita nella lot
ta che e tra le piii avanzate. 
anche se e tutt'aitro che sem-
plice e comporta ancora un 
costante - confronto che pub 
essere anche duro. • 

Le radici 
operaie 

Una crisi che ha investlto 
tutti, compresi l giovani co
munisti, la cul organizzazlone 
aveva risentito al pari di ogni 
altra dei fatti nuovi che sta-
vano emergendo, anche se la 
crisi stessa passava attraver
so il-corpo dell'organizzazio-
ne milanese, nel senso che 

„ mentre questa nel suo com-
plesso riteneva che le orga
nizzazioni giovanili in genere 
— e quindi anche quella co-
munlsta — avessero esaurito 
il loro compito e 1 militan-
ti dovessero pertanto opera-
re ainntemo del movimento 
che stava fiorendo, singoli clr-
coll si opponevano a questa 
soluzicne mantenendo inaltera-
te le vecchie strutture. 

Ma non e questo II dato Im-
portante anche perchfc, a pre-
valere, era la prima tenden-
UL Piu important* * rllevare 

che l'affermarsi dell'una o del-
l'altra concezione aveva due 
caratterlstiche: una di reie-
zione di una soluzione politi
ca che si riteneva inadegua-
ta; l'altra derivante dalla for
za delle singole organizzazio
ni e dalle loro radici operaie. 
Non a caso uno dei circol! 
che rifiutavano la prospettiva 
sia sulla base, appunto, delle 
radici operaie sia sulla base 
della forza coagulante della 
massa, era proprio quello di 
Sesto S. Giovanni. 

Mimetismo 
politico 

Ma dove queste component! 
avevano un minor peso finiva 
per prevalere la spinta verso 
lo scioglimento nell'attivita di 
massa. Oggi i giovani della 
FGCI di Milano si chiedono li
no a che punto questa scelta 
derivasse da una linea poli
tica — giusta o discutibile 
che fosse — e dove comin-
ciasse, se cominciava, l'influen-
za dell'atteggiamento tipico 
della borghesia milanese da
vanti ai fenomeni politic!, 
quando riversa sulla € parti-
tocrazia »l'insoddisfazione per 
l'azione governativa, Se nella 
borghesia cassestatan, conso-
lidata, abbiente e timorosa 
questo porta ad una specie di 
qualunquismo politico (che 
poi si esprime nel suo orga 
no di informazione tradiziona-
le, il a Cornere della sera »), 
nei figli della borghesia, a lo
ro volta insoddisfatti ma cul-
luralmente piii evoluti dei ge-
niton, porta a queU'altra for
ma di qualunquismo di sini
stra che si riscontra nello 
estremismo e nel settarismo 
di alcuni gruppi giovanili. ^ 

Non e che i giovani comu
nisti mi lanesi abbiano ceduto 
a queste suggestibni, ma in 
una certa mi sura le hanno 
subite: rinunciare alia ' pro 
pria caratterizzazione dl co
munisti, alia propria « etichet-
ta » — anche se il termine e 
sgradevole — pub avere anche 
significato un poco perdere 
l'orgbglio di essere comunisti, 
fin!re in una specie di mime
tismo politico che in ultima 
analisi condizlona Q vigore 
ideale. 
Quando, superata questa con

cezione della lotta politica tra 
i giovani, la FGCI milanese 
e passata ad una ristruttura
zione della sua organizzazlo
ne, ha dovuto fare i conti con 
le conseguenze della crisi: 
molti • dei giovani, maturati 
nelle lotte del '68-'69. ormai 
lavoravano per il PCI essen-
dosi ritenuto esaurito il com
pito della Federazione giova
nile; altri, che nelle lotte si 
erano awicinati all'ideologia 
comunista. si erano iscritti di-
rettamente al Partito in as 
senza di una organizzazlone 
giovanile; lo stesso era acca-
duto nelle Unlversita e persi-
no tra I giovanissiml delle 
scuole medie. SI era creata 
cioe a Milano una sltuaitone 
anomala; dl forte aXfluiao dl 

energie nuove nel Partito «sal-
tandos resperlenza della Fe
derazione giovanile, per cui 
mentre il Partito poteva pro-
cedere ad una ristrutturazio
ne dei suoi quadri intermedi 
— a livello sezionale, soprat
tutto — con l'impiego di ener
gie e di una vitalita nuove, 
la FGCI si e trovata ad af
frontare le conseguenze della 
crisi « reinventando » le forze 
necessarie, recuperando — per 
il lavoro di ricostruzione dei 
circoli — i compagnl che or
mai erano passati al Partito. 

I rlsultati di questo sfor-
zo i giovani della FGCI mi
lanese li hanno valutati nel 
corso del loro Congresso, che 
ha avuto luogo nei primi gior
ni del mese. II compagno Lo-
dovico Festa, segretario del-
l'organizzazione giovanile di 
Milano, afferma che al di la 
del dato numerico (gli ade
renti alia FGCI sono circa rad-
doppiati rispetto al livello rag-
giunto nel momento piii acuto 
della crisi e si awiano a su
perare II livello precedente) I 
risultati del Congresso sono 
positivi in quanto per la pri
ma volta dopo parecchi anni 
fe emersa tra i partecipanti 
una effettiva omoger.eita poli
tica che ha ancora dei limi-
ti, ma che ha superato le 
fratture di un tempo. Quanto 
meno nel senso che oggi i dis-
sensi che vengano espressi so
no sul ruolo che la FGCI de
ve assolvere, non sulla sua 
collocazione o suH'utilita del
la sua funzione. 

Questa collocazione e que
sta utilita non vengono piii 
contestate (semmai la ripre-
sa organizzativa, II rinascere 
delle adesioni indicano esat-
tamente il contrario). Di fron
te all'isolamento dalla realta 
di classe che caratterizza par
te delle splnte giovanili, le ra
dici di classe dell'organizza
zlone comunista costituiscono 
un riferimento sicuro. 

Le due 
strade 

Su questa base le strade 
oggi imboccate dai giovani 
della • FGCI sono sostanzial-
mente due: quella che inve-
ste la lotta antimperialista 
la quale implica la lotta per 
funita del movimento operaio 
internazlonale senza mitizza-
zioni (che possono essere mi-
ti « filo » e miti < anti » de-' 
terminate forze socialiste); e 
quella che sollecita la lotta 
per le nforme come un ter
reno per l'espansione del po
tere della classe operaia sen 
za i limit! del « revisionismo » 

Muovendosi ormai da un an 
no su queste due strade I 
giovani comunisti hanno col 
laudato le loro capacita unlta-
rie specie nei rapport! con I 
giovani del PSI tra 1 quali 
11 travagllo della crlal gene-

rale dei movimenti giovanili 
ha fatto battere le tenderize 
« autonomiste »; con i giovani 
del PSIUP per i quali la cri
si ha significato il superamen-
to di certi limit! di intran-
sigenza e di settarismo; con 
i giovani delle ACLI, giunti 
ormai alia scelta socialista. 

Naturalmente quelle radici 
di classe di cui si parlava 
prima spiegano il risorgere 
dell'organizzazione giovanile co
munista nella grandi fabbriche 
milanes! (Siemens, Alfa, Bor-
letti per fare solo alcuni no-
mi) nelle quali 1 giovani la
voratori che erano emersi nel
le lotte dell'autunno superano 
il concetto dello scontro nel
la fabbrica per quello della 
lotta politica generale. men
tre nelle piccole e medie fab
briche i giovani conquistati 
all'idea della lotta antimpe
rialista ed antifascista. della 
lotta per le riforme, si tra-
sformano in dirigenti non so
lo dell'azione airinterno, ma 
anche in dirigenti dell'orga
nizzazlone territoriale. 

Resta un aspetto, che e 
quello dal quale si e partltl: 
la complessita dei rapport! 
con quel particolare Movimen
to studentesco che e il Mo
vimento studentesco milanese. 

* ; « 

Tenderize 
opposte 

I giovani comunisti devo-
no combattere due tendenze 
opposte che verificano in se 
stessi: la tendenza settaria, 
che non vuole rapport i col 
Movimento rilevando di questo 
soltanto gli atteggiamenti e-
stremistici, di rigidita politica 
che vengono cons:derati uni-
camente anticomumsti; la ten
denza opposta che, individuan-
do solo gli elementi rinnova-
tori, la carica antimperialista 
e antifascista, punta ad una 
politica unitaria « senza prin
cipi », nella quale la FGCI fi-
nirebbe per perdere le sue 
caratteristiche autonome. Due 
tendenze egualmente errate, in 
quanto portano o alia rinun-
cia ad una possibile azione 
unitaria o ad un fraintendi-
mento deU'autonomla dei mo
vimenti di massa che non 
pub mai essere dislnteresse 
per le concezioni pohtiche e 
i modi di conduzione del mo
vimento di massa stesso. 

La strada che si intende 
seguire e quella di un movi
mento unitario orgamzzato e 
diretto democraticamente, che 
e poi il solo vero modo per 
farlo essere autonomo. 

Su questa strada ci si e 
moss! nelle lotte comuni sui 
grandi temi deH'antimperiall-
smo, deH'antifascismo, della 
battaglia per la scuola. E* so
lo un passo, ma indica la poa-
sibilita di una dialettica viva 
cd* utile e di una unita non 
occasionale. 

Kino MirxuWo 
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