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II capitalismo inglese a corfo di soluzioni di compromesso 

L'Inghilterra d'oggi 
di fronte alPEuropa 

La «conversione continentale», nonostante i nuovi ostacoli posti 
dalla Francia, appare decisa dai conservatori — L'opinione pubblica 

ostile — I laburisti affrontano la questione in termini generic! 

MODENA: come « fa politica » la nuova generazione di comunisti 

Dal nostro corrispondente 
LONDRA. marzo. 

L'Europa, per ringhilter-
ra, rimane uno di quei mi-
araggi che, quando e se co-
minciano ad avvicinarsi, pos-
sono facilmonte trasformar-
si in incubo. Le condizaoni 
di ingresso nel MEC andran-
no rivelandosi sempre piu 
a9pre, specie ora, di fronte 
al nuovo irrigidimento fran-
cese e alle ulteriori difficol-
ta frapposte all'accoglimento 
della Gran Bretagna nella 
Comunita. II fatto serio e 
ohe, nell'attuale fase di rias-
sestamento del sistema, il ca
pitalismo britannico ha pra-
ticamente esaurito le solu
zioni di compromesso e de-
ve gioeoforza afTrontare la 
porta stretta della propria 
conversione continentale. II 
passo troppo a lungo rin-
viato e ormai irrinunciabile 
e una serie di mutamenti di 
struttura e di provvedimenti 
governativi negli ultimi an
ni sono 11 a dimostrare che 
— comunita o tneno — lo 
scrollone e gia in atto e le 
sue vibrazioni sono proba-
bilmente piu forti di quel-
lo che in un primo momento 
si pensasse. 

Quali sarebbero del resto 
gli schemi alternativi? La 
revitalizzazione dell* EFTA 
in una allargata comunita 
atlantico-nord europea? Una 
prospettiva, questa, che e 
gia stata a suo tempo scar-
tata. Oppure un abbraccio 
finale col capitate america-
no che in Inghilterra ha la 
sua piu nutrita colonia di 
investimenti europei? L'ipo-
tesi, per quanto politieamen-
te improponibile, potrebbe 
anche tacitamente avverarsi 
in una forma o nelPaltra. 
Ma sarebbe qualcosa che i 
piu acerrimi difensori della 
< indipendenza > nazionale 
contro il MEC (conservato
ri e laburisti) si guardereb-
bero bene dallo sbandierare 
in pubblico. 

«Differenze 
di stile » 

Anni fa, al tempo del fal-
limento delle precedenti can
didature, ci fu chi disse che 
il negoziato era scivolato sui 
latticini neozelandesi o sul-
la carne di canguro austra-

liana. Cosl, attualmente, ca
pita talvolta di ascoltare in-
terrogativi serissimi circa il 
possibile arenarsi della trat-
tativa sullo zucchero da can-
na delle Indie occidentali. 
Come si vede, la vicenda ha 
i suoi lati folkloristici. II 
dibattito scade talora a li-
vello delle «differenze di 
stile > e delle < incompati
bility psicologiche » fra Re
gno Unito e « il resto del-
1'Europa * come se si trat-
tasse di un match sportive 

Comunque, se alia Came
ra dei Comuni Heath puo 
contare su una maggioranza 1 

precostituita e fara di tutto 
per affrettare i tempi prima 
delle vacanze estive, gran 
parte dell'opinione pubblica 
e luttora su una posizione 
difTidente e ostile e, nella 
irreversibilita di un certo 
proccsso politico cconomico 
di « apertura europea », ri-
sente un brusco risveglio 
dalle sue nostalgie emotive 
di carattere insulare. Men-
tre il partito di governo 
sembra assai convinto di 
quello che fa, molti sinda-
cati sono contrari e l'oppo-
sizione laburista parla di 
ottenere «un buon tratta-
mento » e rimane in attesa 
di sapere da che parte gli 
conviene buttarsi. La stam-
pa, dal canto suo, con un 
interesse ossessivo, distilla 
i vari argomenti pro e con
tro con l'aria di chi procede 
a pratiche divinatorie. Frat-
tanto si domanda: < L'attua-
le crisi ci sta forse alienan-
do le simpatie europee? Cer-
ti dati negativi della nostra 
economia non porteranno 
gli europei a dubitare della 
validita del nostro appor-
to? ». 

Da qui a cercare di ve-
dere cosa succeda in casa 
altrui il tratto e breve. Ed 
ccco gli inviati inglesi che 
si consolano scoprendo le 
« incertezze del miracolo te-
desco >, < il caos sotto il 
boom italiano », o i piedi di 
argilla del « benessere fran-
cese ». Meno attenta — tut-
to sommato — e l'analisi 
dei guai domestici. L'esame 
non puo limitarsi soltanto 
all'oggi. II processo di ri-
strutturazione del capitate 
inglese, via via che si sono 
venuti saldando i conti col 
passato imperiate, e in cor-
so da varii anni. Alia inte-
grazione europea e al lan-
cio sul mercato mondiale di 
nuove e piu grandi volonta 
produttive ha dato forte im-
pulso la passata gestione la
burista, favorendo e affret-
tando le aggregazioni attor-
no ai colossi dell'elettroni-
ca, o della chimica, o della 
gomma o dell'auto e cosl via. 
Dall'altro lato Wilson ha 
anche restituito un attivo 
alia bilancia dei pagamenti 
e una < forza > nominate al
ia sterlina che sono da ve-
dere come risposta all'ulti-
mo veto francese sotto De 
Gaulle. 

Ora Heath sta completan-
do l'operazione portando al
le estreme conseguenze lo-
giche i criteri di funziona-
lita e razionalizzazione per 
quanto riguarda il livella-
mento del capitale nazionale 
rispetto all'Europa. > Le im-
prese passive, i rami sec-
chi dell'economia vengono 
lasciati cadere in preparazio-
ne alia concorrenza conti
nentale. Nel contempo — e 
la cosa e ancor piu impor-
tante — il sistema cerca di 
conquistare piu potere poli
tico faccia a faccia con la 
classe operaia: disoccupazio-
ne, attacco ai livelli di vita, 
legge antisciopero, editti 

draconiani sulla immigrazio-
ne straniera. 

Con una legge che rinne-
ga cento anni di < liberali-
smo > inglese, proprio la 
settimana scorsa si e defini-
tivamente chiuso il cancel-
lo aU'immigrazione. E' que-
st'ultimo provvedimento che 
vogliamo sottolineare. Unica 
fra le maggiori nazioni eu
ropee, e a differenza delle 
precedenti epoche del suo 
sviluppo, la Gran Bretagna 
sembra ora incapace di at-
tingere nuovo dinamismo 
dalla linfa della mobilita 
del lavoro internazionale. Se 
sapesse interrogarsi sul se
rio sulle ragioni della crisi 
del suo paese, la migliore 
stampa inglese potrebbe tro-
vare in questo un fattore 
negativo di grande signifi-
cato. Potrebbe anche smet-
tere di andare a caccia di 
farfalle quando lamenta gli 
« eccessi » delle lotte ope-
raie perche al contrario 
queste coincidono con la po-
tenziale ripresa di una cer-
ta elasticity del sistema. 

Emigrati 
in Germania 
Ma vi sono contraddizioni. 

La piu vistosa e che, con 
l'impossibilita di andare al 
di la di un tasso di crescita 
del due per cento annuo, 
l'economia nazionale sta co-
minciando a perdere battu-
t© proprio nei settori tecno-
logici piu avanzati. Voglia
mo citare solo una statisti-
ca, quella pubblicata da una 
rivista europeista londinese 
(« The British European*) 
che conferma 1'innalzarsi 
del flusso di emigrazione di 
mano d'opera qualificata in
glese verso la Germania. 
L'anno scorso la cifra e au-
mentata di cinque volte. In 
futuro — afferma il perio-
dico — un totale di almeno 
duecentomila lavoratori bri-
tannici potra trovare impie-
go in Germania. L'esodo ri
guarda tecnici e specializza-
ti soprattutto dai settori in 
declino della cantieristica e 
della metalmeccanica. Non 
e forse questo uno dei pun-
ti cruciali deU'integrazione 
europea a cui la Gran Bre
tagna sembra avvicinarsi in 
condizione di relativa debo-
lezza? 

Al di la dell'orgoglio del
la sterlina o dei problemi 
che sembrano porsi a livel-
lo istituzionale di sopranna-
zionalita, questa e una del
le questioni effettive su cui 
si articola 1'integrazione eu
ropea. Ed e di dati concreti 
come questo che bisogna di-
scutere. Altrimenti rischia-
mo sempre di parlare solo 
delle < peculiarity » inglesi 
e di non alzare gli occhi dal 
piatto insulare del prosciut-
to con due uova messo a 
confronto con la colazione 
al caffe continentale. 

Antonio Bronda 

I compagni che oggi analizzano la crisi delle organizzazioni giovanili non sono quelli che I'hanno vissuta — Che cosa chiedevano i ra-
gazzi degli anni sessanta maturati dopo la guerra fredda — Perchfe oggi sono in tanti ad iscriversi alia FGCI — L'azione tra gli studenti 
e tra gli operai — Dal discorso sull'apprendistato ai problemi di politica generate — II confronto con le altre forze e il lavoro unitario 

II Berliner Ensemble va in Francia 

Undid anni dopo aver ottenuto il primo 
premio al Teatro delle Nazioni, II Berliner 
Ensemble torna a Parigi per una tournee 
organizzata dai teatri della periferia. Dal 
18 marzo al 4 aprile le celebre compagnia 
teatrale della Repubblica democratica tede-
sca tar a ospite del Teatro della Comune di 
Aubervillier, del Teatro di Nanterre e del 
Teatro di Saint Denis dove verranno alle-

stite opere di Brecht, tra le quali « La Ma-
dre» interpretata da Helene Weigel (nella 
foto). e « I giorni della Comune ». Nel corso 
del soggiorno a Parigi, I'unico spettacolo 
previsto in citta e un recital dj poesie e di 
canzoni alia Sorbona: interpret! saranno la 
Helene Weigel, Manfred Karge e Ekkehard 
Schall. 

Dal nostro inviato 
MODENA. marzo 

Parlare di Modena vuol di
re parlare del cuore della 
« Emilia rossa # e questo in
duce sempre — o quasi sem
pre — a far scattare il mec-
canismo di un'immagine con-
venzionale. statica. immutabi-
le: I'immagine di un'organizza-
zione comunista molto ampia, 
solidissima. efriciente, artico-
lata in ogni aspetto della vita 
civile. Tutto questo va bene. 
risponde ad un disegno vici-
no alia realta: ma I'immagi
ne e anche quella di un'orga-
nizzazione senza problemi: 
guadagna costantemente forza 
elettorale. supera regolarmen-
te gli obiettivi. quindi non ha 
problemi. 

Invece i problemi esistono. 
Hanno dimensioni diverse, in-
cidenza diversa e nascono da 
condizioni diverse: ma ci so
no. Quello dei giovani. ad 
esempio Valutata tra le piu 
grandi organizzazioni del Par 
tito. quella di Modena d tra 
le piu grandi anche per quan
to riguarda la FGCI: pero la 
crisi che ha investito tutte le 
organizzazioni di giovani ne
gli ultimi anni ha colpito an
che quella modenese: resta tra 
le piu numerose e le piu at-
tive. ma anche lei deve fare i 
conti con quanto e accaduto. 

I giovani compagni che ana
lizzano la situazione non sono 
gli stessi che I'hanno vissuta: 
e una caratteristica delle or 
ganizzazioni giovanili quella di 
una milizia sempre breve, im-
posta dal dato anagrafico. per 
cui tra il momento in cui ha 
inizio l'impegno politico e il 
momento in cui questo im-
pegno sfocia nell'adesione ai 
partiti o — talvolta — in una 
rinuncia alle lotte, non pud 
mai trascorrere un lungo pe-
riodo di anni. In questo par-
ticolare momento, poi, al ri-
cambio anagrafico si e aggiun-
to il ricambio imposto dalla 
crisi stessa. che anche a Mo
dena ha fatto passare al Par
tito molti dei quadri della 
FGCI dell'epoca. I compagni 
che analizzano la situazione, 
quindi, non sono gli stessi: 
ma forse per questo nesco-
no a guardare piu lontano, 
non essendo vincolati alia di-
namica di una vicenda e so
prattutto al suo epilogo. 

Flessione 
generate 

La crisi dei movimenti gio
vanili. dicono, non e comin-
ciata con la < contestazione »: 
quella e stata un effetto. non 
una causa. La crisi e comin 
ciata. praticamente. all'inizio 
del decennio sessanta. quan
do e entrata nella scena po
litica la generazione dei ra-
gazzi nati dopo la Liberazione, 
maturati dopo la guerra fred
da. estranei — quindi — alle 

I miti, gli affari, la «filosofia» del calcio visti da Scopigno, allenatore di Riva 

L'industria del pallone 

II f Hone d'oro al quale attingono 
non soltanto i calciatori, 
ma lo Stato, il COM, e tanti 
altri ancora - Perche i ritiri, 
gli orari, le regole non sono da 
prendere sul serio - La cam pa gn a 
elettorale del comandante 
Lauro - Rivera? «II piu 
bravo, dopo Gigi Riva » 

Dal nostro nmato 
CAGLIARI. 16. 

Impermeabile bianco, completo blu. 
maglione aragosta, Manlio Scopigno 
arriva a mezzogiomo suonato: 1'occhio 
un po' torvo, forse per il letto lasciato 
a malincuore, una smorfia sulle labbra 
per via dell'apentivo, rabarbaro inve
ce che whisky, come vuole il medico. 
Allenatore del Cagl'an, filosofo per de-
finizione e studi, tutore dei piedi Ji 
Gigi Riva. detesta i ritiri. gli orari, le 
regole. E lo dice. Infatti e personag-
gio anche per questo. * lo. strano? 
Ma sono gh alln che /anno I ma'fi. o 
fingono— roba che semhra tit *ssere 
in sud-amerioa. luttt che inoocano tl 
pugno di ferro, la dtsciphna, I'ordme.-
e proprio una manla.~ t giocaton io-
no genie sena. projesstontstt zhe giia 
dagnano mtltom, e se vogltono ctmti 
nuare sanno conlrollarst da soli., ec 
che, adesso dtvento strano perche non 
It melto sotto chtave, oppure perchi 
quando sono stanco dtco che uirto a 
dormtre, menlre git altri "si rilira-
no" in camera per studtare la purtila 
e tare pre-tattica~? ma, sta mo mat-
ti.-? va bene, la parte delle regole 
bluffare. cosl fa notizia sui gtornali..». 

Dunque. parliamo di calcio. ĉ uat-
trint. folia, tifo. Riva e Riveri. Mes-
sico e arbitri, dirigenti e poltrone, paz-
zie e interessi. In chiave un po' dissa-
cratoria, ma con prudenza perche io 
stipendio corre e bisogna pur viverci 
in mezzo a questa girandola. « Tanto 
per dire, se in Italia si ferma Q cal
cio muore lo sport: non si fa prit una 
piscina, una palestra, una gam., c'i 
poco da fare, ct mangiamo lutti, lo 
Stato, le tasse, a CONI, e chissa qunn 
ti- ». 

Naturalmente. si vola sublto al "Oal-
l\»", mercato dei "piedi sacri", alie 
sventagliate di centinaia di miliom. 

« Ma al "Gallia" non succede propria 
niente. ci sono venti persone che Jan-
no sul serio e ottocento che picprto 
non e'entrano ntente.. e una ahUudi 
ne. una specie di kermesse. giuslo p?.r 
stare Ire, quattro giorni insiemf. tec 
met. dirigenti, scopritori di talentt. c 
si capisce, qualche bella raoazza. oh 
affari. casomai, si I anno prima, ma 
non si vede una lira, tuttt oezzi di 
carta, ttzto lo valutt 400 miliom e te 
ne do un paio da 200.. e pot perche 
e scandaloso. che Riva venai i-oluta 
to. non so, un miltardo e mezzo.J 
per me vale dt piu, ogni anno fa m 
cassare mezzo miltardo in piu cot hi 
gltetti. in Ire stagioni ho nmmorliz-
zato— ». 

Un fatto personale 
con i dirigenti 

II denaro, ovviamenle. muove tut 
to. ma ci sono anche altri inleressi, 
le carnere e gli aflari che si spalan 
cano attraverso una qualsiasi carica 
in una societa calcistica. E con i di 
ngenti (esclusi i suoi, beninteso) 
Scopigno sembra avere un fatto per
sonate * Mah. io cerco solo dt metier-
It fuori da quanto mi riguarda-. sa 
come dicono, "sono il padrone della 
squadra..." „.ma chi set? non hat cac-
ctalo una lira, non conosct nessuno, 
ma che vuot?... tl fatto e che si pi-
gliano sul serio. se va male la col pa 
e dell'allenatore, /a parte del contral
to ma i fischi li beccano anche loro~ 
cosl si convtneono di far parte del 
gtoco e strtllano, la loltta mania, la 
dtsciphna... e poi, specie nel sud, nelle 
squadre minori, Q presidente i un 
dittatorello, non captsce ntente ma i 
nolabile.. si gioca il prestigio, la ear
ner a, Vonore...». 

In verita. la sua esperienza l'ha avu-
ta Giocava ne] Napoli. al tempo del 
"comandante" Lauro e della campa-
gna elettorale. act ha portato in gt 
TO come ballertne. ognt pnesino della 
Calabria, della Lucania. giocavamo an
che due partite al giorno per tarci 
tedere... e flmta che lut ha preso una 
valanga dt vott. e not neanche una li 
ra dt quelle che ci aveva promes 
so.- ». 

Gira e gira, va a finire che si par-
la di Riva. Visto 1'altro giorno. dopo 
il rientro. un po' pallido. le labbra 
come sempre serrate, pronto a trince-
rarsi dietro le domande che riguarda 
vano soltanto la gamba gonfia e il 
fiato. Le crisi sen ti men tali e le pole 
rniche da rotocalco da qualche tern 
po terrorizzano i grandi club: gia 
per Riva parlare e come bere olio 
di ricino. adesso poi le fughe insie 
me ai suoi inseparabili amici pesca 
tori sono d'obbligo 

*Un ragazzo tncredibile. eccezio 
nale, un altro al suo posto avreb 
be perso la testa cento volte, certe 
volte non capisco come fa a resta 
re sempre con t piedi per terra...». 
Forse l'mfanzia difficile, il terrore — 
come Gigi Riva npete in giro — di 
dover pa tire ancora la fame; e d'al-
tra parte 11 carattere si era visto 
sublto. tanti anni fa, quando tra un 
ingaggio di 40 mi la lire e uno di 33 
mila piu un motorino, aveva scelto 
il primo. 

«Adesso non sono soltanto t sar-
dt, ma tutto tl sud che si i tdenti-
flcato con Riva e il Cagltart.- l'anno 
scorso le abbiamo vtste tutte, beh. st 
pub somdere. ma 11. neglt stadt 
pmngevano, una cosa tmpresstonan 
te„ si. certo. un po' la rtvalsa verso 
tl nord, ma anche qualcosa dt di-
verso, che so, una specie dt tntezto-
ne di flducta, dt ripresa morale che 

coinvolgeva tutli.- almeno penso...*. 
Una rapida carrellata sugli altri, 

quelli che appunlo fanno notizia. Ri
vera? « Un grandtsstmo giocalore...». 
Mazzola? a Un gradino sotto. gioca 
solo per se...». Corso? • Va a un ct-
lindro solo...» Domenghini? m Uh, 
quanto corre.-». II piu bravo, esclu 
so Riva, s'intende'* «Rivera, senza 
dubbto-.* E gli arbitn. quest! stra-
m dilettanti che tiranneggiano schie-
re di super milionan? • ff" come per 
i carabinten. prendono ctnquantami-
la lire al mese e fanno la guardia 
aglt tndustrtalt che mlascano i mi-
liardt-. ecchi. se togliamo i carabi-
nteri crolla H sistema-.*. 

Recita bene 
il suo ruolo 

Tomiamo alle onglnl. 11 calcio co
me fenomeno sociale > E' una indu-
strut, tante rotelltne, la suspense, la 
pubbttcita. t giornali. la TV. e quin
di. piu genie, gli incassi.. undtct la 
vorano, e su questt ci vivono in pa-
reccht.- mah, inlanto oqnt anno le 
cose vanno meglio, tl pubblico ere-
see, quindi vuol dire che hanno ra-
gtone loro.-». E in fondo non glie-
ne import* niente, neU'ingranaggio 
non si sta male, e lui recita bene 
il suo ruolo; poi, ogni domenica, si 
ncomincia. «Stamo un po' una ma
fia. tra di not non ce la passtamo 
male—» sorride sulla porta, irriden-
te. Fuori. nei bar, nelle vetrlne. nel
le edtcole, sono tornate le foto di 
Gigi Riva, un po' corrucciato ma 
piii che mat idolo. 

Marcello Del Bosco 

tensioni derivate dalla guerra 
calda e dalla guerra fredda. 
che per loro esistevano solo 
per sentito dire, nei ricordi — 
sia pure recenti — dei padri. 

Le organizzazioni giovanili 
non hanno avvertito in tem
po che questa generazione 
aveva un'idea diversa del mo 
do di fare politica. non si ac-
contentava di una adesione ge-
nerica. di « prendere la tesse
ra *; i suoi stessi problemi. 
i suoi obiettivi. non erano 
gia piu quelli dei ragazzi na
ti nei vent'anni precedenti. E' 
appunto da quegli anni che 
— assai prima dell'inizio del
la cosiddetta « contestazione > 
— le organizzazioni giovanili 
dei partiti. di tutti i partiti. 
hanno cominciato a registrare 
una flessione nel numero de
gli iscritti: anche nella snlidis 
sima e rossa Modena la FGCI 
diminuiva le adesioni. sia pu
re in misura inferiore a quel
le registrate dalle altre orga
nizzazioni giovanili. 

11 nuovo 
impegno 

Questa diminuzione nel nume
ro dei giovani militanti fu at-
tribuita. inizialmente. ad un ge-
nerico disinteresse dei piu gio
vani per la politica attiva. Una 
diagnosi che conteneva una 
parte di verita. ma solo una 
parte, come doveva dimostra 
re il succedersi degli avveni-
menti negli anni dal *6fl al '70. 
quando fu chiaro che l'impe
gno e la pass ion e politica esi
stevano. ma avevano difficol-
ta a riconoscersi nelle forme 
tradizionali. 

E' stato appunto in quegli 
anni che anche a Modena l'or-
ganizzazione giovanile del Par
tito raggiunse il fondo della 
crisi, con una forte contrazio-
ne nel numero degli aderenti, 
I'inattivita di molti circoli. il 
passaggio al Partito di qua
dri giovani analogamente a 
quanto avveniva praticamen
te ovunque in Italia. 

Adesso il nuovo • impegno. 
Nuovo sotto due aspetti: nel 
senso di rinnovato e nel sen-
so che si manifesta nel lavoro 
di forze emerse negli ultimi 
anni: sono compagni giovanis-
simi, di sedici o diciassette 
anni in media, che hanno 
dato nuova vita lita ai circoli. 
Ci sono delle cifre. sotto que 
sto aspetto, illuminanti: nel 
'68 i circoli avevano pratica
mente cessato ogni attivita. 
quest'anno — in preparazio-
ne del congresso provinciate 
— una novantina di circoli 
su 130 esistenti sono stati in 
grado di tenere i pre-congres-
si, con una percentuale di 
partecipanti assai alta rispet
to agli iscritti (oltre il 50%). 
L'anno scorso sono stati re-
clutati 1.200 giovani: nei primi 
due mesi di quest'anno i re-
clutati sono gia quasi 900. 

Ma chi sono. questi ragaz
zi che aderiscono alia FGCI? 
I compagni di Modena rite-
nevano che la grande ondata 
che aveva investito le scuole 
avesse fatto approdare all'or-
ganizzazione comunista sopra-
tutto degli studenti. Non che 
ci fosse nulla dimale. natu
ralmente. ma per un'organiz-
zazione di qlasse questo pote-
va costituire un limite sia nel-
1'elaborazione della politica 
che nell'azione quotidiana. Pe
rt un'analisi della composizio-
ne sociale degli iscritti com-
piuta l'anno scorso ha dimo-
strato che la presenza studen 
tesca e quella operaia si equi-
valgono. 

Un nsultato positivo. se si 
considera che appunto il la
voro tra gli studenti delle 
scuole medie e il lavoro tra 
gh apprendisti sono quelli 
che impegnano i giovani co
munisti. Eppure e un nsulta 
to che i giovani compagni di 
Modena non ntengono ancora 
sufficients Nella scuola — af
ferma no — i limiti della no
stra imziativa. m passato. han 
no lasciato un vuoto nel qua 
le si sono insenti i gruppi 
estremisti; oggi la FGCI ha 
npreso il suo impegno e quindi 
riguadagnato consensi. ma il 
suo lavoro e lontano dall esse 
re del tutto soddisfacente e m 
grado-di contrast a re e batte-
re 1'iniziativa altrui. ma non 
ancora di enucleare e porta re 
avanti una linea politica che 
di per se conquisti i giovani 
(a questo proposito vale la 
pena di rilevare che l'azione 
della FGCI di Modena e di-
retta essenzialmente verso gh 
studenti medi. mentre verso 
gh umversitari vi e un'inizia 
tiva diretta del Partito). 

Tra i giovani operai e, quin 
di. tra gli apprendisti. i limi
ti del lavoro politico sono do 
vuti a fatton di vano ordine; 
primo fra tutti la polvenz 
zazione di questa forza poli
tica in una minade di picco- i 

le e medie industrie. disperse 
nello spazio e — in una cer-
ta misura — anche nei pro
blemi. A questa prima difficol-
ta se ne aggiunge una secon-
da: che la giovane eta degli 
interessati costituisce gia di 
per se un limite al primo 
momento associative: quello 
nei sindacati, per cui qui si 
capovolge il succedersi norma-
le degli impegni: negli adulti, 
in genere. I'adesinne al sin-
dacato — inteso come difesa 
degli interessi immediati — 
apre la strada all'adesione ai 
partiti politici. intesi come di
fesa di interessi generali. 

Nei giovani, evidentemente. 
mancando il primo passo, la 
azione della Federazione gio
vanile comunista deve svilup-
parsi su due strade parallele: 
da un lato individuare e oon-
durre le lotte per i problemi 
immediati dell'apprendista-
to. dall'altro porre davanti ai 
giovani la soluzione dei pro
blemi di politica generale che 
piu direttamente investono la 
sensibilita giovanile. 

E' appunto in queste due di-
rezioni che la FGCI di Mode
na si e mossa: da una parte 
sollevando il problema della 
abolizione dell'apprendistato e 
impegnando i giovani — nel 
corso delle lotte per il contrat-
to di lavoro — sulla parte re
lativa appunto ai problemi del
l'apprendistato stesso: dall'al-
tra ponendo al centro del
la sua attivita politica la se-
ne dei nodi che piu diretta
mente mfluiscono sulla collo-
cazione delle nuove generazio-
ni davanti alia societa. I pro
blemi della democrazia, ad 
esempio. i problemi delle ri-
forme, quelli del fascismo. 

Sono, apparentemente. nodi 
elementari; ma un giudizio di 
questo tipo sarebbe inficiato 
dalla stessa superficiality che 
aveva scambiato per disinte
resse verso la lotta politica il 
decrescere delle adesioni ai 
movimenti giovanili. In real
ta le lacune, le debolezze del
la democrazia italiana hanno 
indotto parte delle nuove ge-
nerazioni a considerare l'or-
dinamento democrau'eo una 
specie di «monile dello stato 
borghese ,̂ per cui ai giovani 
comunisti si pone la neces-
sita di chiarire i nessi tra de
mocrazia e socialismo. Analo
gamente si impone la necessi-
ta di chiarire le differenze tra 
riforme « riformiste > e rifor-
me rivoluzionarie. 

Termini 
molto netti 

Sul problema del fascismo il 
discorso 6 solo inizialmente 
piu semplice: conquistare i 
giovani all'antifascismo non 
costituisce una difficolta; que
sta subentra in un secondo 
tempo, quando I'intransigen-
za giovanile tende a generaUz-
zare le responsabilita del fe
nomeno neo-squadrista e quin
di a poire dei limiti alia po
litica umtaria attraverso la 
quale il fenomeno pud esse-
re combattuto. La radicalizza-
zione e elementare: se il grup-
po di potere della D.C. e eor-
responsabile del verificarsi di 
fenomem fascisti. la D.C. * ft-
scista ed e quindi impensabi-
le condurre con lei una politi
ca antifascista. 

II problema nel suo com-
plesso. dicono i compagni di 
Modena. si pone in termini 
molto netti: tra i giovani e'e 
una forte politicizzazione, 
ma questa non ha ancora por
tato all'acquisizione della li
nea del Partito: tl lavoro del
la FGCI e oggi questo. Anche 
perche la politicizzazione e 
un dato generale. positivo per 
tutte le forze politiche giova
nili che a Modena hanno com-
piuto un lungo passo. dal dia-
logo al lavoro in comune. 

La ensi. anche qui. ha in
vestito le organizzazioni giova
nili senza eccezione. ma per 
tutte si e avuta una conse-
guenza eguale: lo spostamen-
to a sinistra, che vale per i 
giovani delle ACLI. come per 
quelh della DC. del PSI e del 
PSIUP. Se per queste ultime 
forze lo spostamento e owio, 
per la DC e stata una crisi 
profonda. che ha avuto riper-
cusstom anche clamorose nel 
partito. dove la componente 
dnrotea ha denunaato con 
a.sprezza 1'atteggiamento uni
tario dei giovani. Ma questa 
unita e oggi nell'ordine delle 
cose, di fn»nte a problemi che 
in\estono il futuro. le possi-
bilita di vita di tutta la gio-
ventu. 

Kino Mariuflo 
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