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II19° Congresso del la FGCI \mni\m mmiititmmk mum 

Dal noitro inviito 
FIRENZE. 24 

Con la nnmina della prcsidenza e con la relazlonc del segretarlo nazionale 
Glan Franco Bor^hlnl, si apre alio ore 10 dl statnane a Firenze, nel palazzn del 
congress!, il dlclannoveslmo Congresso na/lnnalo della FGCI. Ad esso parteclpano 
750 delegatl ed oltre 300 invitati. LMmportanza delle masslnie assise della gloventu 
comunista italiana d sottnlineata dalla presenza — oltrechd di una autorevole delegazione 
del partito. gufdata dal compagno Enrico Berlinguer e composta dai cnmpagni Pecchloli. Dt 
Giullo. Cnssutta e Mlnuccl della Direzlone. da Quercini della commission? giovanile del par
tito e da numerosi membrl del Comitate centrale e rilrigenti dl organizzazioni provlnciall e 
regmnnii - di ranpresentanze 
gmvaniil di ogni parte del 
mondo- dai cnmpagni Nguven 
Ngo Choan e Me Hung Dnan 
del Viet Nam del nord. e del 
compagno Le Van Loc del 
GRP dH Viet Nam del sud. ai 
compagnl Arutinlan e Prole 
nnkov del Komsomol dpll'llrss, 
ai compagni degh altri Paesi 
socialist! e dell'Europa occi-
dentale e di Paesi dell'A^ia, 
dell'Africa e dell'Amerlca La-
tina Saranno present!. Inoltre. 
delegazioni del movlmenti glo 
vnnill democratici italiani: i 
giovuni del PSIUP. del PSI. 
della DC. della «Gioventu 
achsta ». del PRI. 

Alia convocazione del 19 
Congresso della FGCI si e 
giunti dopo die sun trascorsi 
circa 5 anni da quello pre-
cedenle. E non si e trattato 
di anni « quieti > per il mondo 
giovanile italiano. di un un-
mobilismo che rendesse super-
fluo o non indispensabile un 
nesame politico collettivo 
Tutt'altro! Basta ncordare 1 
movimenti e le lotte sviluppa-
tesi dal 1968 ad oggi Gia que-
sto semplice dato — o meglio 

la sfasatura o I'anacronismo 
ch'esso rivela tra sviluppi 
« esterni » del mondo giovani 
le e vita della FGCI - indica 
dunque una delle caratteristi 
che principal! del Congresso 
che si apre domani Che non 
potra non sanrinnare II deft 
nitlvo superamento non solo 
delle analisi errate. che con 
dussero negli anni seorsi a un 
oscuramento della coscienza 
della « specificita » della con-
dizione giovanile in Italia, e 
quindi della funzione dei movi 
menu politic) govanili e in 
primo luogo della FGCI. ma 
anche delle residue incertez 
ze. remore od esitaziom a por 
tare avanti I'opera di ncosti-
tuzione e nlancio della Fede 
razione dei giovani comuni 
sti. 

In verita. nel corso stesso di 
quest'opera. gia avvtata a 
partlre dai primi mesi dello 
scorso anno, quando venne 
condotta una campagna di 
conferenze provinciali di or-
ganizzazione. ma entrata nel 
vivo soprattutto con la prepa 
razione congressuale. quasi 

Attualita 
di Gramsci 

rtGGI, a Firenze ha inlzlo 
" il diclannovesimo Con
gresso nazionale della Fede-
razione giovanile comunista 
italiana. I giovani delegati 
portano al Congresso non 
soltanto I rlsultatl di un va-
sto dibattito di <jrande inte-
resse politico, awenuto nel-
le assemblee di circolo e nel 
congressi provinciali. Essl 
portano soprattutto l'espe-
rienza di inizlative e di lotte 
unitarle contro il fascismo, 
contro l'aggressione impe-
riallsta, per le riforme e lo 
sviluppo della democrazia. 
Su questo terreno e awenu-
ta Infatti quella ripresa del
la FGCI. che ha caratterizza-
to gli ultimi mesi. sia pure 
con profonde differenze da 
lncalita a locallta: molto ac-
centuata in alcunl centri, 
appena iniziata in altri Que
st a piu forte presenza dei 
eomunisti tra la gloventu ita
liana e il fatto piu impor-
tante. e per certi versi nuo-
vo. che negli ultimi tempi 
si e veriflcato nel mondo 
giovanile. E' stata la smenti-
ta dei fatti alle analisi e pro-
fezie superficial! sulla crisi 
comunista tra i giovani che 
hanno riempito tanto spazio 
su quotidianl e rotocalchi 
nel corsn degh ultimi anni 
E di questa nuova reaita an
che i piu ciechi dovrebbero 
essersi ormai rest conto di 
fronte per lo meno ai fatti 
piu clamorosi Bastl ncorda
re la grande manifestazione 
giovanile unitaria contro il 
fascismo tenuta a Roma U 
13 febbraio e quella che e. 
stata in quella circoatanza 
la presenza dei giovani eo
munisti. 

QUESTA crescita del movi-
mento giovanile comuni

sta avviene come ncerca di 
una nsposta reale a quelle 
tensioni social! present! nel-
la gloventu e che sono state 
alia base dei movimenti stu 
denteschi del '68 e degli an
ni successive come del resto 
dei grand! movimenti operai 
di quest! stessi anni. E' an
che il fallimento delle ipo-
tesi politiche basate su un 
estremismo infantile ed a 
volte ingenuo quello che 
spinge oggi molt! giovani a 
nccrcare nn nuovo collega-
mento con le tradizioni rivo-
lu/ionane del movimenlo 
operam italiano e le orga 
nizzazioni. che queste conti 
ftuita espnmono. innanzjtut-
to il Partito comunista ita
liano. Certo ai va a quatto 
Incontro non per accettare 
•aaaivaroeot* i Talori «labo> 

rati nelle lotte passate ma 
per ripensarle criticamente, 
non per continuare soltanto 
una grande tradizione di lot-
ta. ma per rinnovarla ed ar-
ricchirla di nuove esigenze. 
di nuove analisi. di nuove 
prospettive: rinnovamento 
che e anche 1'unico modo di 
essere veramente fedeli alia 
tradizione di un grande mo-
vimento rivoluzionario come 
no! siamo. Ed e in questo 
contesto che riemereono va
lor! essenzlali che superano 
la stessa immediatezza dello 
scontro politico. Si riaffer-
ma contro lo spontaneismo. 
il valor? dell'unita. della or-
ganizzazione. della discipli-
na. Contro la faciloneria in-
tellettuale. la frase vuota. la 
demagogia si ribadisce il va
lor e della rtcerca e dello 
studio rigoroso. attento alia 
concretezza dei fatti Contro 
ropportunismo. il serv»Usmn. 
i vuoti gtochi di potere ri-
surge il valore dell'impegno 
morale. E non a caso il no-
me d! Gramsci ritorna sem-
pre piu di frequente e non 
solo come maestro di rigore 
intellettuale, di pensiero 
critico, ma anche come esem-
pio di vita. 

V O N SPERI nessuno. come 
** fa il Messaugero. che la 
crisi dei gruppi estremisti 
port! a un ntorno della glo
ventu italiana a posuiom di 
passiva accettazione dell'or 
dtne esistente. Pu6 essere 
che qualeuno, deluso, passi 
dalla fraae rivolusionaria al-
1'ordine moderato. Ma nella 
gioventu operano ormai for-
ze che dall'esperienza di que-
sti ultimi anni hanno tratto 
non la spints a! ripiegamen-
to. ma la volonta di andare 
mnanzi. di rend ere la pro
pria lot la piu efficace e piu 
incisiva Ed una di queste 
forze e la FGCI. 

Questo Congresso consen-
Ura un primo bilancio, per-
mettcra dj valulare i risulta-
U raggiunti, in molt! casi di 
grande valore. Non sara pe
r i un Congresso trionfaiisti-
eo. E non lo sara non solo 
perche ogni trionialismo e 
estraneo alia nostra visione 
ed al nostro costume, ma an
che perche sappiamo che, 
per important! che siano i 
nsultati acquisiti, siamo sol-

I tan to ai primi passi del cam 
mino. lungo e difficile, per 
fare della gioventu italiana 
una protagonista essenziale 
del rinnovamento democratl-
co e socialista del nostro 
paaae. 

Nrnando Di Giulio 

ogni residua scoria e stata 
bruciata dal dibattito. che ha 
investlto — in centlnaia e cen-
tinala di assemblee del circo-
II e nei 100 e piu congressl 
federal! — non meno di 25 
mila giovani e ragnzze Per 
ciA. pii'i che da augurarsi. 6 
da prevedersi che il Congres
so non si attarderfi tanto in 
superate analisi retrospettlve. 
ma che sapra subito. di slan 
cio. porsi davanti al venta 
glio dei problem! gravi ed 
urgent! di oggi. delle lotte cht> 
la gioventu ,nelle fabbnehe. 
nelle scuole. nei campi puo e 
vuole condurre per le rifor 
me. per una avanzata verso la 
democrazia e il socialismo, 
per una pit) Incisiva azione 
antiimperialistica (tema. que-
st'ultimo. che e stato tra i 
dominant! nei congressl pro 
vmciali. secondo le miglion 
tradizioni della gioventu ope
ra la italiana). 

Grazie a quest'opera la 
FGCI e ormai ncostituita in 
tutte le feder<izioni. anche se 
penn<int>i)nii zone piu arretm 
te dal pun to di vista della 
luiza urgdinzzata Basiario pu 
chi dati per dimostrare non 
solo il forte progresso realiz-
zaio in menu di un anno, ma 
anche la conferma della « ne
cessity > — evidentemente av-
vertita da tanti giovani ..* la 
risposta e stata cos! positiva 
— dell'esistenza della FGCI. 

Nel Nord, Torino e gia ol
tre il 100% degli iscritti dello 
scorso anno. Venezia oltre il 
150%. Padova e passata da 
266 ad oltre 320 iscritti; men-
tre — nel Sud — Avellino e 
cresciuta da 80 a piu di 400 
iscritti, Capo d'Orlando (Sici
lian da 185 a piu di J50. Brin-
disi da 166 a 364, Nuoro da 
420 ad oltre 500; e - nel Cen
tre — Firenze ha superato i 
3U00 iscritti, Pisioia e passa
ta da 452 a 621, rwma da 2500 
a piu di 3.000. Perugia da 
431 ad oltre 750. E la FGCI si 
ricustuuiace anctie an eauriu, 
tra i giovani lavoraton emi-
grati: a Zungo. in Svizzera. e 
statu cre*iio un circoio cun 
piu di IUU ibcrilti. 

Un processo di crescita no 
tevole, dunque, contermato 
dai dati nazionali: oiire 14 
mila reclutati nei primi mesi 
di quest anno; piu di 50 fede-
raziom che hanno superato il 
numero di iscritti dello scor
so anno; mentre complessiva-
uit-iiit si e ai lM% uegu iscrit
ti del 1970 alia stessa data. 
Tutte le organizzazioni si so
no impegiute a giungere al 
CongreiiO nazionale con il 
luuvo degli i-scriUi del 'Hi. co 
me bait per un'ultenore for
te eapansione organizzativa. 

Nfs>ur) trimilaiiMiiti 1 com 
nagni della FGCI sono i pri
nt. a IIKJ.CCUC I Ilium c I Hid 
degudlezza della lui/d orgd 
n\7zata nspettn ai suoi grandi 
compiti. Ma cosa significano 
qucstc citic pui pdi^.diif Co
sa c*e dieiro? Dietro vi e un 
grande lavoro. la dimostrazio-
ne dello spirito di sacrificio. 
dello slancio. della capacita di 
cenlinaia e centinaia di gio 
vani quadn politici. una nc-
che/za nuova per la demo 
crazia e il movimento operaio 
italiano Ed esse sigtuhcano 
che in meno di un anno si 
e potuto rictJ^iituire un largo 
quadro di base e dingente a 
livellu intermtrdio e naziona 
le In altre parole, si e in 
gran parte reahzzato un ncu 
pero. nel mondo giovanile, del 
le caratteristic!ie della milizia 
comunista organizzata. Tutto 
questo lavoro e auesti risul-
tati rendono possibili la rea-
lizzazione di una delle indica-
zioni organizzative delle «te
st » congressuali: la ricompo-
sizinne del Comitato centrale 
della FGCI. 

Caraitenstici dell, prepara 
zione congressuale sono stall 
altn due elementi di nlievo 
I-d parteCipazione alle is^em 
blee dei circoH ed ai con 
gressi rederali di molti giova 
ni operai. di apprendisti. di 
ragazze lavoratrici: segno di 
un allargamento del quadro 
orgamzzato nella FGCI, che si 
era ristretto negli anni scor-
si quasi esclusivamente agli 
studenli. E la presenza di rap-
presentanti degli altn movi
menti giovamli. dai socialpro* 
leian. ai socialist!, ai demo 
cnstiani. agli acli«ti .ai re 
pubhlicani Non si e trattato 
di una presenza formale. da 
« osservaton » Nella meta al 
meno dei congressi provmcia 
h i rappresentanti degli altn 
movimenti hanno preso La pa 
rola. hanno c dialogato » con 
i giovani eomunisti. partecipi 
della stesaa tematka di lotta. 

AndrM Pirandello 

Si apre stamane a Firenze - 750 delegati ed oltre 300 
invitati - La delegazione del PCI guidata dal compagno 
Berlinguer - Rappresentanze giovanili da ogni parte 
del mondo - Delegazioni dei movimenti giovanili del 
PSIUP, PSI, DC, PRI e « gioventu aclista » 
Venticinnuemila giovani e ragazze hanno partecipato 
ai dibattiti che hanno preparito l'ass^se nazionale 

Marche 

Impegno 
del PCI 

per superare 
la mczzadria 
Incontro del compaqno 
Barca con i lavoratori 
della terra nel Mace-
ralese — lllustrata la 
pruposta di legge del

le sinistre 

Dalla gloriosa storia di ieri alle battaglie di oggi 

«Chi ha la gioventu ha Fav venire» 
Dal primo Congresso dello gioventu socialista nel 1907 all'adesione all'internazionale comunista - II 
PCI h nato come un partito di giovani - Migliaia di ragazzi davanti ai tribunali fascisti - Le brigate 

garibaldine in Spagna - DalPepopea partigiana ai dibattiti sulla reaita degli anni sessanta 

Durante 1 suoi dlciassette 
anni di attlvlla, il rribunale 
speclale (ascista emise 4.596 
cunaanne. poco meno dl due 
terzi dl quesie — esattamente 
3.507 — colpirono giovani mi 
non dl 30 anni, poco meno di 
un term — 1.508 — colpiro 
no giovani che non avevano 
ancora 25 anni L'enorme 
maggioranza di quesr< condan 
nati erano eomunisti. 

Nel ncordare queste cifre 
si sa bemssimo che ogni movi 
mento rivoluzionario ha una 
spina dorsale costttuiia dai 
giovani che per entustasmo. 
vigore fisico. maggiure dispo 
moilita di se stessi ne custi 
tuiscono I'avanguardia operan 
te. che per ciO siesso si trova 
piu frequentemenie alio sco-
perto. piii esposta alia repres-
sione Ma fermarsi a questo 
— parlando del perjodo fasci 
s u — signifies valulare un 
dato anagrafico e trsscurar-
ne uno poiiuco: D dato politi
co 6 formto dalla schiacciante 
majqdoranza dl giovani e in-
sieme dalla consapevolezza 
che is resist*nza ai fascismo 
non si svoigeva sui piano del
lo scontro fn>ntale ma del la
voro quotldiano di pf-nrtrnrjo-
ne ideoioRica- it fatto che in 
questo lavoro fosx^ro ancora * 
giovani a dlstmguersi. sposta 
— evidentemente — I crtt*ri 
di vaiutazione del dato. e in 
sieme tdemifica meglto cosa 
nanno signifies to I giovani nel
la storia del Partito comuni-
s u , 

Componente 
essenziale 

Nel 1931 Togllattl scriveva: 
«ChI ha la gloventb ha I'sv 
venire» e I swenire del co 
mumsmo iUliano — da quel 
lo che era nel 1931 a quello 
che e oggi quarant mm drpo 
— e legato appunto ai suo ccm 
tatlo con i giovani. il comuni 
smo aveva con se la gioventu 

Daltra parte gta tl PCI 
era nato come un partito di 
giovani: nel 1921, si congres
so di LlYorno — rlcordava 
Secchia In un artioolo su 
« N u o v a generazione s * 
Ormmsci e TogllstU non ave-

vano ancora 30 anni; e se non 
avevano ancora trent'annl 1 
dingentl del Partito k facile 
Immaglnare quale fosse I'eta 
media dei suoi aderenti. an
che se fra essl, owiamente, 
vi erano molti vecchi milltantl 
del partito socialista; ma la 
componente essenziale, deter
minant*, era proprio quella 
della gloventu dei suoi aderen
ti. II che. tra Paltro, sptega 
anche le cifre con le quail 
abblamo inlzlato: se tra 1 con-
dannati del Tribunate speclale 
i eomunisti erano la stragran-
dp maggioranza. pra naturale 
che questi condannatj fossero 
in massima parte molto gio 
vani Cosl come e naturale 
che si npeta il discorso quan 
do si parla del cadutt della 
Reslstenza- nella stragrande 
maggioranza erano giovani e 
giovanisslmi e nella stragran
de maggioranza erano eomu
nisti appunto perche il partito 
comunista era il partito del 
giovani 

Ma prima dl arrivare agli 
imputati gludicatl dal Tribu
nate speciate fascists e ai 
combattentl dells Reslstenza, 
II cammino della Federazione 
giovanile comunista e stato 
molto lungo Ouello che si tnt 
zia oggi a Firenze e II di 
<*iannovesimo rnn«resv>- uno 
del pochl casi in eul una cifra 
ha un valore relativo. poich^ 
i congressi della Federazione 
giovanile comunista Italians 
sono statl In reaita — con 
questo — undid. Ma come 
bisognava trasformsre 11 dato 
anagrafico in dato politico. 
cosl blsogna trssformare in 
dato politico quello che appa-
rentemente e un dato aritme-
tlco: la numerazlnne parte dal 
primo rOngrP'Jso. tenuto nel 
lPOt a Bologna dal Movimen 
to giovanile wlallsTa; anche 
1 surresslvl ^pttp congrpssi so 
no del movimento giovanile 
socialists, ma quest! giovani 
— negli anni — confluisoono 
necessarmmente verso le po 
sizioni comuniste Ed e noto 
che appunto sH'ottavo Con
gresso. tenuto nel gennalo del 
1921 • Pirense, i quattro quln-
U degli iscritti si pronuncla 
no per I'adeslone al partito 
comtmisU, eapellono la mlno-
rsnxa rlfonnltta • ajtumono 

I la denominazione di Federa 
zione giovanile comunista. il 
valore relativo della cifra. 
quindi, e legittlmo: e'e un 
nesso ideologico costante nel 
le assemblee giovanili sucoe-
dutesi dal 1907 al 1921. 

I Congressi 
clandestini 

Ma I giovani eomunisti non 
nanno molto tempo davanti a 
se: tl primo Congresso con 
la nuova denominazione che 
tengono I'anno success! vo e 
ancne I'ultimo che si svolga 
nella legalita. prima che la 
violenza fascista apra il perlo 
do dei Congressi clandes'Jm, 
dei tribunali speclaii e quindi 
della Resistenza armau. Un 
congresso clandestino. a Biel 
la. nel 1925. un altro a Zurigo. 
nel 1931; poi per vent'anni 
piu niente. C16 non signifies 
che l'attivita dei giovani eo
munisti e finiU, ma — al 
contrano — che ora e una 
dura, tensce attivita di mita. 
dl resistenza; ft la lunga sfi 
lata davanti al gludici del »ri 
bunslt fascisti. I'ostinato mm 
battere quando mnlti si f w i n 
vano se addirlttura. mm si 
rassegnavano 

II punto e questo: i gio/ani 
eomunisti finivano In gaiera 
a centlnaia e si rinnovavano, 
ne giungevano altri quando 
sembrava Imposslbile risor-
gere. 

Alia vigllia del Congresso 
tenuto a Zurigo. In un discor
so al Comiuto centrale della 
FGCI, II compagno Togllattl 
aveva detto: «Il vostro com-
plto fondamentale credo sia 
quello dl riusclre ad avere In 
questo momento una politics 
giovanile e di svllupparla am 
piamente tra le masse enormt 
di giovani che 11 fascismo op 
prime, sfrutta e cerca dt cor 
rompere Dovete riusclre a 
poruire in quesU massa di 
giovani lo spin to di nvolta 
e la rivolu effettiva contro II 
fascismo e contro tl regime 
caplUlistico Dovete riusclre 
ad essere vol a fare dl questi 
giovani un'avanguardla. 

In seno a quesU massa do-
i vet* riusclre a avolgera una 

attivita moltepllce dl agita 
zione e di propaganda, ui pc 
netrazione nelle organizzazioni 
awersarie per disgregarle.. 
L'importante e che vol sap 
plate che 11 vostro lavoro e 
un lavoro di importanza pri 
maria per tutto 11 partito. Un 
fermento che venga seminato 
e si diffonda su di un terreno 
cosl favorevole. tra le masse 
giovanili. sara un contrlbuto 
potente per Tacceleramento 
non solo del vostro lavoro. 
ma del movimento rlvoluzio 
nario in generate a. 

II fermento. »ppunto, era 
stato seminato e si ditfondeva 
su un terreno favorevole e ga 
rantiva un costante afflusso dt 
forze nuove al posto di quelle 
che la repressione poliziesca 
fascista rlusciva a ugiiare 
fuori dalla lotu. Certo si ca
dre bbe nella mitizzazione se si 
affermasse che questo accade-
va senza scosse, con regolan-
ta e che «sempre» I vuotl si 
riempivano e che «Uittl» i 
vuotl si riempivano. In ulti
ma analisi. ami, affermare 
que?to signlfichprebbp toglle-
re valore alio spin to dl sacri
ficio alia capacita dl lavoro 
di quei giovan che ritevsevano 
contmusmente una tels che 
gli altn continusmente lare 
ravano. la nteasevano in una 
sttunztone disperata daila 
quale non si vedeva una via 
d"uscita prosslma. Pero la ri-
t esse vano. 

II Fronte 
della Gioventii 
In fondo, per molti del gio

vani di quegii anni, andare a 
combattere in Spagna fu qua
si una liberazione: si mette 
va in perlcolo la vita, ma al 
meno si aveva 11 nemlco dl 
fn>nu» — lul armato. loro ar 
matl — e lo scontro era fac 
cla a faccia. piu immedlato e 
piu drammatlro. ma meno lo-
gorante del silenzioso. oscuro 
lavoro dl ogni glorno del qua 
le al sapeva che prima o poi. 
In un modo o neiraltro, avreb-
be fatto finlre nelle manl del
la pollUs, 

Per6 11 lavoro piinclpaJe re-
aUva quello • 1 f rutu al vl-

dero nella guerra dl Libera 
sicne. I! rnaggior numero dei 
giovani che entrarono nelle 
formazioni partigiane er-ino 
eomunisti; ma solo una pic-
cola parte entrarono nella Re 
slstenza perche erano gia eo
munisti: la magglor parte 
scoprl dl essere comunista 
nella Reslstenza. Insomma: 
era 11 fermento che germo-
gllava; un fermento di ribel-
Hone che portava forze — 
tdeologicamente inconsapevo-
II — a chi si era sempre ri 
bellato La conquista della 
consapevolezza era un dato 
successive ma che non si sa-
rebbe verificato senza tutta 
1'oDera precedente 

Nella Resistenza (e negli an 
m immediatamente success! 
vi) operO il Fronte della Gio
ventii; ma quando si parla del 
Fronte — nel quale confluiva-
no tutte le forze giovanili de-
mocratiche e antifasciste — si 
parla necessariamente di Cu
rie!: si parla dl un glovane 
comunista. Non per patriottl-
smo di partito. per rivendica-
re comunque dei meritl. ma 
perche lul ne fu Panlmatore 
e se il Fronte non riuscl a 
consp«uire gli oblettlvl che si 
era preffssl, molto dipese — 
sen7<* dnbhio — proprio dalla 
morte di Curlel 

Nel "50 la FGCI ha rlpreso 
la sua stona ed e ormai sto
ria recente Resta forse solo 
da ricodare che al XIV Con
gresso Togllattl dlsse a! gio
vani: cSapniate volgere lo 
sguardo e I'anlmo al di Ik, 
molto al d) Ik del vostrl grup-
pl. del vostrl clrcoll, della no
stra org&nlzzazlone»: era tl 
1955. si comlnclava ad usdre 
dalla «guerra freddas, dalle 
contrapposlzionl rlgide e In-
translgentl per cercare un in
contro nella reaita con le al
tre forze Dn Incontro che si 
manifesto nelle grandi glorna-
te dt iotta del glugno e del 
lugllo isfin e rhe forse non fu 
poi custndlto e compreso co
me sarebne stato necessatio 
se I "ultimo Congresso della 
FGCI e del 1966: un « salto» 
dl cinque anni aU'Interno del 
quail e un perlodo dl Incer-
tezza e dl crlsl. Ma questa 
b storia di oggi e aark ap
punto 11 Congresso dl Flrenae 
a valuUme 11 slgnlncato. 

Dil noitro inviato 
MACERATA. 24. 

Incontro dell'on. Luciano 
Barca, vice presldente del 
gruppo del deouLati eomuni
sti, con i mezzadri di contra-
da Botondolo, a 10 chilometri 
da Macerata: siamo nel cuo 
re della campagna marchigia 
na. E' presente pure 11 com
pagno on. Domenico Valori, 
uno del presentatori della pro-
posta dl legge PCI PSIUP per 
la «trasformazlone del con-
tratti di mezzadria e colonla 
ed altn In contratti d'afflt-
to» E' appunto questa con-
versione del contratti oggetto 
dell'incontro. svoltosi In un 
circolo «4 R» stracolmo dl 
contadlni. Inizlative del gene-
re. promosse dal nostro par
tito. avvengono in questi gior-
ni In numerose zone agrico-
le delle Marche. Intervengono 
deputatl e conslglierl regio-
nail eomunisti La parteclpa-
zlone dei mezzadri e eleva-
tisslma Qui a Botondolo. tut-
tovia, una particolarita- la 
quasi totallta deU'assemblaa 
e costituita da mezzadri non 
eomunisti. Moltisslml hanno 
votato finora per la DC 

Tocca al compagno Valori 
lllustrare sia le nuove nor
ma suirafflttanza <che hanno 
profondamente modificato le 
precedentl a tutto vantaggio 
del coltivatore), sia la que-
stlone del superamento della 
mezzadria attraverso l'affltto. 
Su quest'ultimo punto vi sono 
anche proposte di legge della 
sinistra d.c e del PSI, men 
tre se ne preannunciano al
tre La proposta PCI PSIUP ha 
il merito di preclsare tutti 
gli aspettl della converslone 
del contratto Ad esempio 
quella DC accoglie per la con 
versione anche I contratti 
« nulli ». cioe. stipulati dopo 
II 1964 Ma si ferma II PCI 
e PSIUP agglungono 1 con 
trattl dlsdettati (sono 9 mila 
solo nelle Marche) e i con 
trattl per I quail ai mezza-
dro e stata fatta sottoscri-
vere la rescissione ad una 
determinate scadenza 

Altro partlcolare importan 
te della proposta PCI PSIUP: 
in essa si prevede II man-
tenlmento'ai mezzadri dive 
nuti affittuari dell'assistenza 
medlca. 

Al circolo (i 4 R» la dlscus-
slone e stata Intensa ed inte-
ressante. I mezzadri hanno 
chiesto e dato pareri su im
portant! problemi tecnici con-
nessl alia trasformazlone del
la mezzadria In affltto: il pas-
saggio delle scorte vive e mor 
te. I mutui sulle mieliorle 
fondlarle promosse dal col
tivatore. 1'entita del titto il 
meccanismo per la valutazio 
ne del prezzo della terra 

Circa le prospettive imme
diate un « vergaro a parla per 
tutti: «Sono d'accordo con 
quanto e stato detto qui Pe-
r6 blsogna far presto Sono 
vent'anni che aapettlamo... ci 
siamo invecchiatl sopra ed 1 
flgll vogliono andarsene dalla 
terra. Questa e la volta decl-
siva. Blsogna spuntarla Sen-
n6 1 padroni ce la fanno pa-
gare e I'agricoltura la fanno 
dl testa loron. 

«La questlone non e solo 
economica e giuridlca: 6 una 
categoria che vuole trasfor-
marsi, sono centinaia di mi
gliaia di mezzadri che si bat-
tono per dlvenire flnalmente 
fiberf colttvatori. Ecco cio 
che piu temono gli a gran ed 
I loro alleati Ecco anche per
che la legge sulla trasforma
zlone dei contratti sara una 
pelle dura da strappare a: oe 
serva il compagno Luciano 
Barca. il dlrigente comunista 
rifertsce au rltardl e lentez-
ze riscontrabili nell'ifer par-
lamenUre delle proposte di 
legge In argomento. Contem-
poraneamente avanza Toffen-
siva agraria con le disdette. 
la creazione di «squad re a 
difesa della propriety a. gli ap 
pelll per un blocco reaziona-
rio. la diffusione di false no-
tizle per Impaurlre i mezza
dri (una volU affittuari — 
si mmaccia - dovrete tutti 
dlventare socl delle coopera
tive rossei. 

« Perche la legge sia appro-
vata nei modi e nei tempi 
qui giustamente richiestl — 
sottollnea II compagno Barca 
— occorre una grande mobi-
litazione nelle campagne. una 
mobllitazione dl Upo eletto-
rale per dimensionl e capil-
Iarita. I mezzadri debbono 
trovare e rafforzare le loro 
alleanze. In primo luogo con 
la classe operala diretumen-
te interessata ad un rinnova
mento e ad uno sviluppo de-
mocratico nelle campagne- Noi 
eomunisti vi aiuteremo in te
le senso ed anche per Inde-
bolire il blocco che gli agra-
n intendono creare Infatti. 
stlamo studlando delle pro
poste In relazione a partioo-
Iari condizionl di certi picco-
li concedenti che non posso-
no owiamente essere confu-
si con I gross! agrarl. 

Quindi. mobiliUzione. al
leanze ed unlta, unlU all'in-
terno della categoria e con 
le altre categorie dl conta
dlni*. 

Quesfappello all'unlta e dt-
venuto subito operante. In
fatti, al termine dell'incontro 
II compagno Dsndolo Seba-
stlanelll. dlrigente della Fede-
ratione del PCI di Macerata, 
ha sottoposto all'assemblea il 
testo di una petiz.onc diret 
U al presldente della Cime 
ra Pertini ed ai gruppi par 
lamentarl. nchiedente una ra 
plda approvazlone della leg 
ge sulla conversione del eon 
trattl. La petition* e suta 
sottoscritu da tutti I pre
sent!. 

Walter Montanari 
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