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FIRENZE, 25. 
Alia presenza dl 750 delegatl provenien-

ti da ogni parte d'ltalia, di 300 invitati, 
dj rappresentanti dei movtmenti giovanili 
italiani e stranieri, di una autorevole de-
legazione del PCI, di sindaci, dl ammi-
nistratori e di dirigenti comunisti delta 
Toscana, si sono a pert i stamani, al pa-
lazzo dei congressi. i lavon del 19 Con
gresso nazionale della FGCI. Un con-
gresso che si tiene. nella stessa citta che 
cinquant'anni fa vide, in un momento 
cosl duro e travaglfato della storia na
zionale, la rostituzione all'a Andrea del 
Sarto » della Federazione comunista ita-
liana ad opera dei giovani socialisti riu-
nitisi in congresso dopo la scissione di 
Livorno. 

« Con i comunisti all'avanguardia nelle 
lotte per una nuova democrazia e il so-
cialismo »: questa scritta. disposta su un 
pannello alle spalle della presidenza. in-
sieme ad una grande foto di una recen-
te lotta giovanile. racchiude 11 significa-
to della continuita e della rinnovata pre
senza del comunisti nella lotta per la 
democrazia ed il socialismo. 

Nel solco di questa linea si e mossa 
la relazione introduttiva del compagno 
Gianfranco Borghini, segretario uscente 
della Federazione giovanile comunista. 
Con la sua relazione, con 1 saluti dei 
dirigenti comunisti, con la presenza dei 
militant!, dei giovani degli altri movi-
menti politic! e delle delegazloni stranie-
re, il congresso e entrato. sin dalle pri

me battute, nel vivo del problemi che 
interessano la vita e la lotta delle grand! 
masse giovanili italiane e di tutto il mon-
do. Un congresso «aperto» dunque, a 
tutte le esperienze di lotta e di lavoro, 
senza astratte distinzioni generazionall. 
E* anche questo il senso della parteci-
pazione delle rappresentanze politiche so-
ciali italiane e straniere Anche in que
sto carattere risiede l'importanza di que
sto congresso giovanile, che si tiene a 
cinque anni di distanza dal 18° e che e 
stato preparato da una serie di dibattiti, 
di manifestazloni, di lotte a conclusio-
ne di un complesso processo politico 

I lavori sono stati aperti nella tarda 
mattinata, quando ancora parte dei de-
legati provementi dai piu (nntani centri 
del paese continuavano ad arrivare, dal 
compagno Baiocchi, che ha nominato la 
presidenza ed ha preannunziato le di 
mission! del vecchi organism! dirigenti 
della FGCI. Applaus) calorosl sono stati 
indirizzati dai congressisti alia delegazio-
ne del PCI, guidata dal compagno Enri 
co Berlinguer (composta dai compagni 
Pecchioli, Di Giulio. Cossuttn e Minucci 
della direzione. da Guerclnl della com-
missione giovanile del partito e da nu-
merosi membri del comitato centrale e 
dirigenti di organizzazioni provinciali e 
regionali), al compagno Terracini, alle 
delegazioni straniere. 

Sono presenti, infattl, nel grande o Au
ditorium » del salone del Palazzo dei Con
gress!. rappresentanze giovanili di ognl 
parte del mondo: Nguyen Ngo Choan e 

Me Hung Doan del Vietnam del Nord e 
Le Van Loc del GRP del Vietnam del 
Sud, Arutibian e Frolenokov del Kom
somol deH'URSS, e delegatl jugoslavi, Ve
nezuelan!, belgl, portoghesi e della FMJD 
(Federazione mondiale della gioventu de
mocratic) e palestinesi. 

Al grido di « Vietnam libero » e di « Al 
Fatah vincera » i congressisti hanno ac-
colto nel pomeriggio 1'arrlvo delle dele
gazioni vietnamite e palestinesi. 

Al congresso sono presenti — ed in-
terverranno probabilmente nel dibattito 
— le delegazioni del movlmento giovanile 
dc (con Piero Pignata e Dell'Orto, diret-
tore di « Italia cronache »), della gioventu 
aclista (rappresentata da Pier Giuseppe 
Sozzi e da Innocent!), dei giovani repub-
blicanl (Maurizio Valenzi) del PSI (con il 
segretario >Villetti). e del PSIUP (Ber-
toli). 

Sono stat! Invitati anche rappresentanti 
di organism! politic! e sociali, tra cui i 
rappresentanti del movimento studente-
sco. 

In serata e pervenuto alia presidenza 
un telegramma del movimento giovanile 
comunista cubano. 

La compagna Mara Baronti ha porta-
to il saluto della FGCI fiorentina e suc-
cessivamente il compagno Gabbuggiani, 
presidente del conslglio regionale, ha 
sottolineato il significato e l'impegno uni-
tario dei comunisti nel governo regio
nale toscano. Borghini ha quindi letto, 
a nnme della direzione uscente la rela
zione introduttiva. II compagno Borghini, segretario nazionale della FGCI, ha svolto la relazione d'apertura 

I problemi della gioventu nella relazione di Borghini 
• Costruire oggi, Intorno al-

l'asse strategico della lotta 
per la difesa e lo sviluppo in 
profondita della democrazia, 
per le riforme d! struttura, per 
un nuovo e qualitativamente 
diverso sviluppo economlco e 
soclale. I'unita politica delle 
nuove generazioni» — cosl 11 
compagno Borghini ha defi-
nito I'oblettlvo del 19. Con
gresso della FGCI. 

Nella crisl politica e soclale 
profonda che 1'Italla attraver-
sa. per la reststenza ed anzl 
il tentativo delle forze della 
conservazione e della reazione 
dl bloccare e rovesciare Pa-
vanzata democratlca e le pro-
spettive dl profondo rlnnova 
mento. apert? dalle grandl lot
te del lavoratori e dej giovani. 
decisivo dlventa il molo che 
le nuove generazioni possono 
e debbono giocare. 

Da quel tentativo derlvano 
1 conati neo squadristict e gli 
attacchi aperti alle istituzionl 
democratiche Ma la gioventu 
Italians non consent) ra a nes 
suno dl rimettere in discusslo-
ne le conqulste democratiche 
e sapra difenderle. se sa-
ra necessario. anche In prima 
persona Borghini ha ricordato 
in proposito l'accordo raggiun 
to da tutte le organizzazioni 
giovanili democratiche. dal 
giovani del PSfUP e del PSI 
fino alia gioventu aclista. de-
mocristiana e repubblicana. 

Gli orientamenti 
dei giovani 

n Centro sinistra Jia prose 
guito II relatore. ha dinwstra 
to II suo fallimento plu cla-
moroso proprio nel conlronti 
dei problem! della gioventu 
Esso si era proposto. Infattl 
di realtzzare una nuova col 
loca/lnne soclale dei giovani 
fondata sulla valortzzazione 
cresrente della forza lavoro 
giovanile. sulla stcurezza della 
occupazlone qualificata e lo 
sviluppo delle strutture civili 
del Paese. nel quadro dl un 
disegnn nformistico dl supera 
mento delle contraddizioni e di 
stabillzzazione soclale Su que ' 
sta base il centro sinistra e In 
partlcolare la DC si propone 
vano di consolidare la loro 
egemonla sulle nuove genera 
l ion! 

Ma e avvenuto tutto II con 
tra no! E Borghini ha richia 
ma to i tenomcni dell'instant 
lita dell'occupazione. la sot to 
occnpazfone e I! supers! nuia 
mento la crescente dequdUfi 
ca7ione del lavoro. I'emigra 
zione del Mezzogiorno la crl 
si palologlca della scuoia 

Ancne sul terreno deila II 
berta e del rinnovamento del 
costume il centro sinistra ha 
cIam.trosamente fallito. men 
tre centinaia di migliaia di 
giovani hanno faito la dura 
espenenza della repression? 
poliziesca 

Da Uie molteplice railimen 
to ha preso il via la lotta 
dei giovani I movimenli dei 
1968 hanno dato uno scossonf-
ai sistema dt aomimo della 
bnrghrsia contnbuendo ad 
aprire una nuova fase della 
lotta di classe Anche se spes 
so si e espressa In forme dl 
sorganlche e perslno talvoiia 
morbose questa spinta in Ita 
lla si e inrnntrata con II movi 
mento operaio e con 11 nostrt 
partito Nun si e trattato dl un 
in^ontro • facile», mi I co 
muni5U - stimoiati dai com 
parfriu Longo - riccrearono !i 
d.bxttito che non e stato in 
fecundo 

R.i-i>raate le important! con 
quisle dell aulunno caido -
ed i rilieAsi che ne sono derl 
van sui p.ano del: units sinda 
cale e su quello politico 
(espuisione dellala socialde 
mocrstica dai PSI. spustamen-
lo • sinistra delle ACU. nuovi 
orientamenti nella stessa DC) 

— ed esamlnato 11 punto a cul 
e giunto lo scontro attuale nel
le fabbriche. Borghini si e sof-
fermato su alcunl limit! e dif-
ficolta che sono emersi negli 
ultlmi mesl e che si rlfensco-
no soprattutto al problems del 
collegamento tra lotte della 
classe operaia e lotte dl altre 
categorie e strati soclall. 

In questo quadro, partico-
larmente gravi sono le respon-
sabilita del governo Colombo. 
che con la sua politica dilato-
ria. con 11 minacciare ma non 
attuare le riforme. favorlsce 
di fatto un coagularsi di forze 
conservatrici o apertamente 
reazionarie. puntando nello 
stesso tempo a un logora-
mento del movimento popola-
re Dopo aver messo In rilievo 
alcunl equlvoci nelle posizioni 
del PSI. Borghini ha sottoll 
neato che I'ostacolo principa-
le a una politica di rinnova
mento viene dalla DC dove 
sulle forze che pur aspirano 
alle riforme prevalgono anco
ra quelle che esprimono gli in 
teressl della grande borehesia 
industrial, agraria e specula 
tlva. 

Ma. ha agglunto II segreta 
rlo nazionale della FGCI. su 
Colombo vigila innanzitutto 
Nixon, che ha rivolto al presi
dente del consigllo la peren 
tona e brutale rlchlesta di 
operare In Italia uno sposia 
mento a destra e di lotta re 
contro I comunisti Nixon perd 
non si faccia illusion): I'ltalia 
non e un Paese da colonnelli 
o una « Banana Republic ». 

Concludendo questa parte 
della sua relazione. Borghini 
ha affermato la necessita di 
una pronta e vigorosa npresa 
del movimento di lotta per le 
riforme. che sappia imporre 
soluzioni immediate, strapps 
re conquiste significative, rea 
llzzare convergenze. secondo 
un disegno politico unitano 

Borghini ha quindi alfrnnta 
to in modo specifico i gravi 
ed, urgent! problemi delle mas 
se giovanili. Le nuove gene 
razioni. egll ha detto. sono 
dalla parte della democrazia 
del progresso. delle riforme 
ma dobbiamo anche vedere I 
limitl che ancora frenano una 
plena e consapevole parteci 
pazione delle masse aiovanili 
alle lotte per le riforme Tali 
limit! denvano lnnanz.tuuc 
dal ntardo nostra, ma anche 
dei sindarati e degh altn par 
tit! democratic! nel cogiiere 
le novita del muMmento av 
venuto negli annt '60 neila 
onllocazione delle nuove gene 
razioni nspetto al protest di 
produzione e riproduzmne det 
la societa capitalistica S tra: 
ta ctoe di recuperare la que 
sttone giovanile (1 problemi 
• specific! » dei giovani i come 
grande questione sociaie e 
sirutturale una questione cen 
trale per un nuovo e divers<> 
sviluppo economioo e socia.e 

Nelia scuoia si mamle.->ta ir 
modo espiosivo una contrad 
dizione. tipica del capital^mo 
• maturo* (ra la spinta di 
rruissa alia scoian/zaziuiie eo 
alia qualil:cazione. alio sviiup 
po scientilico e tecnon»gico -
che lo stesso capitalismo sti 
mola - e la prauca com 
pressione, da parte delio stes 
so capitalismo. delle potrnzia 
lita nuove dl sviluppo conna 
turate con quella spinta. 

Le masse studente^cne sono 
Investite da questa cunlraddi 
zione. la quale si mam testa 
spesso ai loro oocru c>me per 
dita di tdenuta sociaie come 
ensi dt uno • statu* s«iCMie-
che pensavano di avere rag 
giunto Esse sono cioe invrsti 
te da un processo di smleta 
rU7H/ione che perO si presen 
ta citme negativo. oss:a di 
dequaliticazione e perdiia di 
prestigio Di qui ha in gran 
parte ongine la rlvolta degu 
student!, la quale pud anche 
assumcre e spesso assume.la 
forma di crlflutoa della 
scuoia. 

CI6 nulla toglle al suo valo-

re, ne cl esime dal complto 
di lavorare perche una co-
scienza spesso distorta si tra-
sformi in cosclenza politica e 
di classe, e perche si realizzi 
una saldatura con la classe 
operaia e le masse lavoratricl. 

Le » gabbie 
generazionali» 
Anche per quanto riguarda 

la gioventu operaia e lavora 
trice, essenziale e cogliere la 
contrartrtizione di fondo trs !s 
magginre qualificazione otte-
nuta mediante durl sacrifici 
e la realta del supersfrutta-
mento e della dequalificazio-
ne aH'Interno della fabbrica 
II venlr meno delle specia-
lizzazionl. I'af franca mento dal 
mestiero. l'emergere dl una 
nuova figura di operaio. capa-
ce di piu attivita. mobile, con 
un certo grado sempre piu 
elevato di « culture generale ». 
sono tuttl fattl grandemente 
positlvi Ma II capitalismo 
stravolge questo processo di 
sviluppo della forza lavoro, 
trasformando la perdita delia 
specializzazione parcelllzzafa 
in dequalificazione e la mag-
giore mobilita in parcellizza-
zmne E non bast a- II capita 
lismo riserva ai giovani un 
sistema iniquo ed arb:trario 
di qualiftche e le cosiddette 
«gabbie generazionali». la 
piu vergognosa delle quali e 
1'apprendistato. II 50% dei gio 
vani dai 14 al 20 anni occupati 
nell'industrta toltre un mllione 
di unitai ha la qualifica di 
apprendista Sono i • peones * 
dell'tndustria moderna 

Se ad essi si aggiungono l 
700 mila lavoratori student! 
che v.vono in condiziom Dar 
ticolarmente drammatiche la 
gioventu orcupata nel seitore 
terziano. nell'artigianato. nel 
le campagnp (nel Sud sono un 
mi I lone e mezzo i e la massa 
crescents di giovani diploma 
ti e laureatl che soprattutto 
nel Mezzogiorno non trovano 
lavoro. si vede bene che sulla 
gioventu operaia e sulle mas 
se giovanili in generale si sea 
nrano le contraddizioni ion da 
mentali dello sviluppo capita 
listico I problemi di questa 
«io\ent0 non sono piu pertan 
to settonali od assistenziall 
ma sono diventati I problem! 
stessl della lotta contro Tor 
?amzzaz:one capitalistica del 

lavoro. per modificare la qua
le la classe operaia deve pro-
porsi di mutare alia radice 
l'uso capitalistico della forza 
lavoro giovanile. 

Grande e la dlversita tra 
l'uso assurdo e dlstruttivo che 
il capitalismo fa delle forze 
produttive ed innanzitutto del
le energie giovanili. e la real-
ta dei Paesi socialisti. pur con 
I loro limit! e ritardi. In que
st! Paesi i giovani vedono co-
stantemente sollecitate ed uti-
lizzate le loro maggiori ener
gie fisiche e le loro conoscen-
ze cultural!. Ma soprattutto 
da valutare pienamente e la 
mobilitazione delle energie 
moral! nelle societa socialiste, 
e specialmente in quelle — 
come la Cina. 11 Viet Nam. 
Cuba — che stanno compiendo 
uno sforzo titanico per uscire 
dai sottosviluppo. In queste so
cieta la mobilitazione della 
gioventu per la costruzione di 
una nuova civilta e cultura 
e la condizione stessa del loro 
sviluppo. Mentre nelle societa 
capitalistlche mature avviene 
II contrano: le uniche mete 
e ragioni di vita e di lavoro 
che esse sanno offrire ai gio
vani sono 1'arrivLsmo piu sfre-
nato. la competitivita, 11 con-
sumismo e la mitologia del 
benessere. 

Borghini ha quindi rilevato 
che il mutamento della collo 
cazione sociaie delle nuove ge-
neiaziom e aU'onglne. in Ita
lia. della grande spinta de
mocratlca del '68 e della crisl 

del tessuto politico organizzati-
vo nel quale si era fino allora 
espresso l'impegno politico dei 
giovani. Tale crisl ha investi-
to le vecchie assoclazioni unl-
versitane. che lasciarono il 
poato aiic assemblee. &i « con
tro corsi». al pnmo aggregar-
si di una nuova forza motri-
ce della rivoluzione itaiiana. 
il movimento studentesco. Fu 
scosso anche il vecchio rap-
porto tra sindacato e lavora 
ton. ma la crisi e stala supe-
rata grazie a uno sviluppo in 
prutoncuta della democrazia 
sindacale. E tale spinta non 
poteva non nfleltersi anche 
sul movimenti giovanili. nella 
misura in cui essi si mostra-
rono incapaci di raccoglierla, 
orgamzzarla e dingerla (e 
proprio questa carenza spiega 
in parte il proliferare di grup 
pi e gruppetu di vario ge
ne re» 

Per quanto riguarda la 
FGCI. con il convegno di Arlc-

cia essa compi un tentativo di 
capire le novita del '68. ma si 
sbagli6 nelle soluzioni. ipotiz-
zando uno scioglimento della 
gioventu comunista organizza-
ta nel movimento dl massa. 11 
quale — mentre portava a 
una scomparsa della FGCI — 
non favoriva lo sviluppo di 
quello stesso movimento - di 
massa. L'esperienza ha dimo-
strato che fu commesso un 
errore, ma la risposta a quel
la scelta non pud consistere 
in una chiusura settaria: il 
partito ci chiede di misurarcl 
con le grand! masse giovanili. 
di portare ad espressione po
litica le loro istanze, che de 
vono diventare motivi di lotta 
organlzzata e consapevole. 

II dramma del 
Mezzogiorno 

Dopo aver esamlnato 1 mu-
tamenti dl orientamento che 
quella stessa spinta ha deter
minate negM altri movimenti 
giovanili - dai socialisti. agli 
aclisti. ai demorristiani. ai re
publican! — Borghini ha sot
tolineato che tale evoluzione 
apre una fase nuova alia pa 
litica unitana dei giovani co
munisti. Non pensiamo a una 
unita sociaie indifferenziata di 
operai - studenti - contadlni. 
e neppure a una unita orga-
nlca delle sole componenti 
marxiste: ma a una unita 
dialettica delle tre grandi cor-
rentl ideali e politiche nelle 
quali si riconosce la gioventu 
itaiiana. la comunista. la so
cialists e la cattolica 

Al centro della nostra Inizia 
tiva poniamo la iotta conse 
guente per lo sviluppo della 
democrazia. per le riforme 
ppr un nuovo sviluppo econo 
mico e sociaie. per la pace 
Si tratta di aprire una fase 
di transizione attraverso un 
processo reale e continuo di 
spostamento nei rapporti di 
forza e dl potere fra le class! 
Nello sviluppo delle lotte per 
le riforme. per gli obiettivl 
che perseguono e le forme che 
assumono. gia vive il nesso 
tra democrazia e socialismo 

Borghini ha dedlcato I'ulti-
ma parte della sua relazione 
al ruolo ed al programma di 
lotta della FGCI Essa e una 
avanguardia rivoluztonana 
della gioventu Itaiiana un'or 
ganizzazlone politica dl massa 

Un articolo di Nafta nel numero oggi in edicola 

« Rinascita»sul comDlotto eversivo 
«Voieva torse prenflerio. 

quejito B-»rghese metten't.igli 
il sale sulla coda. II mint 
str«> we-suvo? » Da queotn in 
lerrogat:vu. che ai di ia del 
1'iroma pone I'acrento su al 
tn tatt1 non meno clamoro 
si. giwstl e pencoli ben p:0 
profondi i perche non si e fair 
ta ancora luce sulla strage di 
M:lano e su quella dl Catan 
zaro? Perche non si e applt 
cata nflatto la legge del 1952? 
Perche vl sono stati tinora 
solo cinque mandati dl cattu 
ra contro i responsabih del 
compmtto?!. Il compagno 
Nitta neireditorlaie apparso 
su Rmnxnta dl questa sett! 
mana muove pef compie 
re un'analisi delle ragioni di 
fondo del rischi di involuzio 
ne che sono presenti nello Sta 
to e nella societa itaiiana. 

La tesl degll «oppostl e-
stremlsml» — osserva Natta 
— non e che 1'aggiomamento 
della concezione che 6 stata 
alia base della lunga esperien-

za centnsta. delle turmuie del 
larea demtxratica della deli 
mitaztone ferrea del centro si 
nistra II lungo guasto di una 
visione politica che voieva 
escludere pregiudiziaimente 
dalla democrazia. dallo Stato 
ia parte decisiva del movimen 
to operaio e pnpolare. non si 
rimedia aggrappandos! ora a 
quella tesi. dietro la quale 
passano I'agitazione qualun-
quistlca e il gioco reaziona-
rio contro le riforme. 

Non si tampona la ens! 
dei paese e del centro sinistra 
con 1'immobilismo o rivernl-
ciando il vecchio centnsmo o 
igitando i nscht - dice For 
lam - che potrebbe compor 
tare un qualche signiflcativo 
mutamento «II rlschlo 
senve Natta - e tnvece pra 
prlo nel non tntendere che 
blsogna andare avanti. npren 
dere e portare a soluzlone In 
modo conseguente proprio le 
Indicazionl dl quella rivolu
zione antifasciita che e stata 
la Reslstenz* e che ha 11 suo 

programma essenziale nella 
Cosiuuzione Ci6 vuol dire 
per noi comunisti un im 
pegno ed una battaglia che 
saldmo la d:fesa della legali 
ta e dell'ordinamento demo 
cratico della Repubblica alia 
politica detle riforme sociali 
e della programmazione. al-
raffermazione plena dell'auto 
nomia e - Indlpendenza della 
nostra nazione>. 

In questo numero Riruuct 
ta pubbllca inoltre un art! 
colo di Glan Carlo Pajetta sui 
piu recenti processl di email 
cipazume e di rivoluzione na 
zionale nel mondo arabo e sul 
la presenza del marxismu net 
le lotte e nelle conquiste di 
quel paesi. una polemica tra 
Giovanni Russo e Gerardo 
Chiaromonte sul mendtonall 
smo. un articolo dl Piero Bor 
ghini sulla questione giovani
le ed altri scritti dl attualita 
politica e le consuete rubrl 
che. Nel Contsmporaneo lar
go spazto e dedlcato alia Co-
mune dl Parlgi. 

e di lotta. capace di promuo 
vere e dirigere i movimenti 
delle nuove generazioni par 
tendo dai loro bisogni e dai 
loro livelli di coscienza. per 
saldarle al piu generale mo
vimento dl riforma. 

AI primo posto tra I nostrl 
obiettivl, egl! ha detto, e la 
lotta per la difesa e lo svi
luppo della democrazia. contro 
le mlnacce fasciste, 1 loro 
complici e mandanti. per la 
messa fuorl legge del MSI 
e lo scioglimento delle forma-
zionl paramllitari fasciste. Ci 
battiamo inoltre. per una ra 
dicale riforma democratlca 
delle Forze armate. e per 11 
disarmo della poliiza in servi 
zio di ordine pubblico Non 
conduciamo questa lotta con 
tro gli agenti dl PS: al con
trano. agiremo per un miglia 
ramento delle condizioni di 
vita dei giovani che vi presta 
no servizio, per spezzare il lr> 
ro forzato isolamento dalla so
ciety. contro gli ordinamenti 
fascist! che II oppnmono Non 
diremo mai a politica fasnsta n 
che e uno slogan estraneo alle 
nostre tradiziom e non na nul
la di rivoluzionano. 

Ci battiamo. inoltre. per lo 
sviluppo della democrazia nel 
le scuole. nelle fabbriche. nel 
quartieri: per I'ineremento 
dell'assoclazionismo culturale 
e sportivo. per il dlritto di 
voto a 18 anni. 

Per quanto riguarda la gio
ventu lavoratrice la FGCI si 
batte: 1) per l'abolizione to-
tale dell'apprendistato e la 
radicale modiflca dell'assetto 
delle qualifiche; 2) per la ri-
duzione dell'orario dl lavoro 
a parita di salario. e per i& 
scuoia a doppi turni per gli 
studenti lavoratori; 3) contro 
la pratica del sottosalario e 
della sottoccupazione; 4) per 
11 control lo. da parte dei sin-
dacati e degll enti local l del 
collocamento della ma no d'o 
pera giovanile 

Particoiarmente urgente e 
la necessita di unl re la gio
ventu mendtonale nella lotta 
per I'occupazione e lo sviiup 
po. La perdita dell'apporto 
dell'attuale nuova generazione 
significherebbe per 11 Mezzo 
giomo la perdita di una de
cisiva possibilita di rtsratto 

Borghini ha quindi sottoli
neato la necessita che I gio
vani comunisti si impegnmo 
nella soluzione dei problemi 
politic! ed orgamzzativi del 
Movimento studentesco Biso^ 
gna condurre scuoia per scuo 
la. universita per universita. 
una battaglia politica chiara 
e aperta contro tutte le pusi 
zioni estremiste e nuiliste. in 
capaci di cogliere II valore ri
voluzionano deila lotta per le 
nforme. e innanzitutto della 
riforma della scuoia lniosa 
come lotta per • una gestione 
sociaie aiiernativa della scuo 
la». II che significa: lotta 
per U dinlto ailu studio, per 
I'unifirazione della scuoia me 
dia supenore. per una rtstruv 
turazione profonda dell'univer 
sita per nuovi contenuti didat 
tici e cultural! per un nuovo 
rapportu tra cultura e profes-
sione cultura e vita 

Bisogna inoltre saldare l 
problem: dell'organizzazione 
del movimento studentesco 
con quelli dello sviluppo e del 
funzionamento della democra 
zla nelle scuole. combattendo 
quel gruppi che attraverso 
una pratica dl elite e sovente 
anche con il ncorso ana vio 
lenza hanno di tatto portato 
alia paralisI e perflno alia 
scomparsa delle stesse assem 
blee studmtesrhe Muovendo 
ci cost possiamo aprire al 
movimento sempre nuovi e 
cone re ti terreni di Iniziativa 
politica e di incontro unitano 
con I lavoratori. I sindacati. 
gli Insegnanti. e contribuire al 
superamento del suot limit!. 

Se I van gruppettl hanno 
lasclato cadere la bandiera 
del movimento studentesco, 
spetta a not prenderla In ma-

no. giacche 1 suol problemi 
sono cotlegati in modo orga-
nico con quelli della trasfor-
mazione stessa della societa. 
Non basta dunque — anche 
se e giusto e necessario — co
struire ovunque le cellule de
gll studenti comunisti: questl 
devono impegnarsl alia rico-
struzione del movimento uni-
tario. autonomo e di massa 
degli studenti. Si tratta certo 
di un processo lungo e diffici
le. ma e necessario avviarlo. 

Borghini ha infine affronta-
to i problemi della lotta per 
la pace e contro 1'imperiali-
smo. e dell'internazionalismo 
della gioventO comunista Ita 
liana. Dopo avere espresso la 
piu ferma pro testa contro il 
governo fascista brasiliano 
che ha condannato a morte 
nei giorni scorsi il compagno 
rheodonno Romeiro Dos San 
tos. giovane comunista di 19 
anni, Borghini ha affermato 
che i giovani comunisti italia 
ni si impegnano a sviluppare, 
insieme con tuttl i movimenti 
giovanili democratici del no
stra e degli altri Paesi. il 
pin grande movimento di so-
lidarieta che mai si sia visto 
per strappare la compagna 
Angela Davis dalle manl dei 
suoi carneiici. gli imperialist! 
degll Stati Uniti. 

Per Pindipendenza 
deiritalia 

Un saluto particoiarmente 
caluroso Borgrum na rivolto 
ai rappresenunti dei parti-
giani del Viet Nam. del Laos. 
della Cambogla. che proprio 
in questi giorni hanno inJIitto 
una cocente sconfitta ai fan-
tocci di Saigon e alle lorze 
amertcane La guerra In in 
docina mentre ci ricorda ia 
asprezza dello scontro che op 
pone oggi I popoh all'impena 
Ilsmo. conlerma la necessita 
deU'unlcne di tutte le forze 
che net mondo si battono per 
la pace, 1'indipendenza nazio
nale. la U berta. Ciu en lai ha 
dichiarato che la Cina e la 
retrovia sicura del partigiam 
indocinesi. e Kossighin ha n-
cunlermato il pieno e totale 
appoggio deH'URSS alia lotta 
di quei popoli. nbadendo cne 
H Viet Nam del nord ta parte 
deila lamiglia del Paesi so
cialisti. 

La guerra dell'Indocma e 
dunque un esempio vivente 
dell importanza storica mon 
diaie della creazione e deil'e-
sistenza degli Stau socialisu. 
nonostante gli error! o i pro-
oiemi davanu ai quali essi si 
trovano. Ma conlondere U ma 
nifestarsi di queste contraddi
zioni con un ntorno addietro. 
o addirittura, come I anno al
cunl gruppettl che di sinistra 
certamente non sono. con un 
processo di restaurazione dei 
capitaiismo. vuol dire — ol-
trecne tar proprio il piu logo 
ro bagaglio deil anticomum 
smo - nnunciare a m^surar 
si con i proDIemi concreti cne 
la costruzione del socialismo 
comporta. Del resto, non esi 
stono Paesi socialisti dove non 
si manilestino questo o quel 
Upo di contraddizioni. 

Dopo aver altermato che ia 
unita de! movimento comuni
sta non pud che essere ion-
data sulla piena autonomia di 
ciascun partito e di ciascuno 
Stato (e percid abbiamo con 
dannato I'mtervento in Ceco 
slovacchiai Borghini na alter 
mato che nel quadro delia lot 
ta per la pace, spetta alia 
FOCI 11 com pi to di passarr 
da una fase dl solidaneta 
che pur resta essenziale. a 
una fase di lotta attiva e di 
retla contro I'lmpenallsmo 
amerlcano in Italia, per I'au 
tonomia e l'lndipendenza del • 
nostra Paese. L'ltalia deve 
uscire dalla NATO e la NATO 
deve uscire dall'Italla. 

Lettere— 
all9 Unita: 

Anrlie col ricatto 
il « reelutamento » 
nelle associazioni 
cParma 
Cari compagm, 

in rilertmento alia squallida 
manifestazlone fascista degli 
«amid delle forze armate» 
con la partecipaztone delle as-
soctazioni combattentlstiche 
d'arma, intendo portare a co-
noscenzn dei lavoratori un a-
spetto, torse poco noto. del-
I'attivita dt queste assoclazio
ni. Forse non tuttt sanno che 
il reelutamento all'Assoctazio-
ne nazionale del tante (la stes
sa cusn penso si verificht per 
le nitre associazioni) avviene 
attraverso odiosi rtcatti com-
piuti ai danm dei militari ap-
pena arrivati al regplmento, 
qumdi piu hprovveuuii, co-
stringendoli a pagare la tes
sera d'iscrtzione. Infatti t va-
rt colonnelli «auspicano una 
adestone totale » a queste as
sociazioni che a loro dire sa-
rehbero «apollttche». I co-
mandanti di compagnia fan-
no il resto- attraverso oscure 
minacce ed odiosi ricatti (It-
cenze, permesst, prtvilegi, ec-
cetera) obbltgano i fanti alia 
tscrizione con la relativa trat-
tenuta dl una quota corrispon-
dente al a soldo » di oltre una 
giornata. 

Questo danaro, unitamente 
at cosptcui contributl dello 
Stato viene uttlizzato fra Vol-
tro per stnmpare riviste dal
la lussuosa veste tlpografi-
ca, un tmprecisato numero di 
gtornali la cui uv.ica preoccu-
pazione e quella di denlgrare 
le organizzazioni operate e i 
Pnesi sorialisti con il lingual-
gto del piv bieco e viscerate 
anttcomunismo Tali fogliacci 
venqono prodiqamente distri-
buiti fra i militari ai quali. 
com'e noto, viene perd nega-
to il dlritto di leaoere la stam-
pa di sinistra Addirittura. al 
114' reggimento fanteria nMan-
tova». si e giunti al punto di 
incriminare il compagno Gio
vanni Beck Peccoz (detenuto 
da diversi mesi nelle carceri 
di Peschiera) perche trovato 
in possesso dl alcunl opuscoli 
di sinistra. Finora la qerar-
chia militare aveva colpito le 
mnnifatapioni di dissensn vo-
litico in maniem meno vistn-
sa (trasferimenti. controlli, 
punlztonl dtsctnlinari) e so
prattutto maichfrnndo le rea-
li motlvnzioni della rpnressio-
ne con il vreteato delle infra-
zioni disciplinari. 

UN COMPAfiNO IN DIVISA 
(Udine) 

« Pulito » Pincontro 
Frazier-Clay ? 
(risponde Signori) 
Cara Unita, 

il commentatore televisivo 
detl'incontro Frazier-Clay, al-
I'tnizio di esso affermava: nil 
giro d'affari per questo in
contro e cosl enorme che si 
esclude I'awerarsi di eerie 
supposizioni su match truc-
cato. Perche allora sarebbe co-
stretta ad intervenire ta Ma-
gistratura». Anche questa af-
fermazione fa sorridere ama-
ramente. La storia dell Ameri
ca di ieri (basterebbe leggere 
il libro s Anontma assassini» 
del senatore Kefauver) e di 
oggi e piena di casi di conni-
venza tra la malavlta e le 
alte gerarchie della polizia e 
della magistratura, Ed ecco 
Vincontro. con i suoi inter-
rogativi. Ho atteso il reso-
conto di Giuseppe Signori 
(che stimo molto) perche qui 
entriamo in campo tecnico. 
Signori ha accettato il risul-
tato come frutto di un in
contro pulito Solo nel sot' 
totitolo del suo articolo sta-
va scritto che «Vincontro ha 
avuto qualche pausa sconcer-
tante» ma il resoconto non 
spiegava quale fosse questa 
pausa. 

Ebbene. tento (oso) di dir-
lo io. Non di rado e sembra-
to proprio che Clay dovesie 
perdere ad ognt costo, e non 
per t pugni dt Frazier. Quan
do si portava volontariamen-
te alle corde dove le possi
bilita di Frazier venivano e-
normemente favorite. Quando 
per almeno 20 secondi Fra
zier fu impegnato a lavorar-
lo al fegato e le braccia e i 
pugni di Clay (cosciente) era-
no liberi all'altezza del viso 
di Frazier che perd non rice-
vette neppure un diretto o 
montante. Quando Clay cadde 
per la seconda volta, e lun
go disteso. e si rialzb quindi 
quasi subito, fatto forse piu 
unico che raro nella storia 
della boxe. Signori porta di 
pronto recupero di Clay ma 
qui st irride — secondo me — 
alia legge flsica. A me pare 
ci sumo tutti gli estremi di 
una betla e nuova bidonata 
all'aspettaliva e all'attenzione 
di 300 mdioni di spettatori. 

Gradtrei veramente un pa-
rere dt Stgnort su queste mic 
considerazionL Fralerni sa
luti. 

L. C. 
(Imperia - Oneglia) 

Tutto pub accadere In un 
ring e non solo nel Madison 
Square Garden di New York. 
La mafia che intende trucca-
re comba'timenti di sboxe* 
esiste ovunque. anche in Ita
lia malgrado l'ottimismo go-
vemativo del presidente fede-
rale on. Evangelisti. Non tut
ti i « matches » vist! a Roma. 
a Bologna, a Milano erano 
sinceri al cento per cento, lo 
abbiamo scritto perche cono-
sciamo bene certi nostrl tip! 
che sventolano il volto della 
astuzia, deH'Azzeccagarbugli, 
dell'onesta. Gli inghippi vicini 
e lontani 1! fiutiamo come se-
gugi. Bene, siamo convinti 
che Joe Frazier e Cassius 
Clay si sono battuti al li-
mite della leale correttezza. 
Hanno fatto ci6 che i loro 
mezzi atleticl e tecnici gli 
permisero. Joe Frazier non e 
un Rocky Marciano che sape-
va « flnire • l'awersario. E lo 
faceva ancora meglio Joe 
Louis. 

A sua volta Cassius Clay. 
sia per 11 lungo riposo, sia 
per il talento modesto, non 
merita — a nostra parere si 
capiscfl - d! venire parago-
nato a Jack Johnson, a Gene 

Tunney, a Max Schmellng, a 
Billy Conn, a Young Stribllng, 
a Jack Delaney 1 grandi asil 
della schermaglia e del de-
stro che < chiude» una par
tita. Cassius e 11 miglior mas-
simo dell'ultlma decade, ecco 
tutto. Ma, purtroppo, attra-
versiamo un periodo dl crisl 
pugilistica. La cosiddetta 
« battaglia del secolo » venna 
combattuta da due buoni pu-
gill e niente di piu. Entranv 
bl sono usciti dal ring dura* 
mente provatl da pugni verl 
e non truccatl. Pub darst che 
Joe Frazier — se davvero si 
e drogato — non trovi pld 
la forma del passato mentre 
a sua volta Cassius Clay, chs 
temeva una frattura al men
to, potrebbe andare meglio 
in una eventuate rivincita: se 
ci sara. 

Per i francest quella del 
nGarden » e stata una * com
bine », mentre per U dottor 
Blonstein. inglese. Clay sareb
be stato drogato a sua lnsa-
puta: sono ipotesi difficili da 
provare. II 9 giugno 1R99 Bob 
Fitzsimmons. campione del 
mondo dei massimt, cadde k. 
o. ai piedl del piu pesanta 
James J. Jeffries Accadde a 
Coney Island. Sino alia sua 
morte avvenuta nel 1917, Bob 
« Fitzs u sostenne d'essern sta
to drogato dagli amici di Jef
fries. Non riuscl mai a pro
vare la sua fantasia, (g. s.) 

37 mila auto di 
Stato e solo 
1.400 ambulanze 
Egregio dtrettore, 

e stato trasmesso alia tele-
visione un servizio in cui ve-
niva denunziata la spavento-
sa carenza di autoambulanze. 
Complesstvamente la Croc* 
Rossa e gli ospedali dispon-
gono attualmente in tutto H 
territorio nazionale di appena 
1.400 autoambulanze. mentra 
per una buona efficienza del 
servizi ne occorrerebbero co
me minimo 6 000. Pertanto i 
familiari dell'ammalato, oltre 
ai dlspiaceri ed alle spese ine-
renti alia malattia del con-
giunto. debbono sobbarcarsi 
anche alia spesa. abbastanza 
esosa, per il noleggio di una 
autoambulanza privata 

Ma e oiusto e morale che 
in un Paese civile e demo-
cratico si debbano vedere dei 
cittadini poveri ed ammalatl 
pagare per il loro trasporto 
in auto, e cittadini riccht ed 
in piena salute usufruire gra-
tuitamente delle auto dello 
Stato'' Dalle 37 mila auto di 
Stato. denunziate dalla Cor-
te dei Conti e che costano al-
I'Erario 200 miliardi all'anno 
(povera Italia) non potrebbe 
it governo eleminarne un cer
to numero e con il ricavato 
dotare tutti gli ospedali di 
autoambulanze? 

Purtroppo i nostrt gover-
nanti sono come quella ra-
gazza che tiene molto alia sua 
illibatezza. ma una volta « scl-
volatas, le successive scivo-
late non la turbano piu e >a 
lasciano indifjerente. I no
strt governanti abituati ormai 
alle continue scivolate non si 
preoccupano aftatto delle giu-
ste rimostranze dei cittadini. 
Da anni I'opinione pubbllca 
va gridando alto scandalo del
le auto di Stato, ma i nostri 
governanti fanno orecchie di 
mercante. 

Distinti saluti. 
Dott. ANTONIO SCRIMAL1 

(Roma) 

Ringraziamo 
questi lettori 

Ci e impossible ospitare 
tutte le lettere che cl perven-
gono Vogliamo tuttavia assi-
curare 1 lettori che ci scrivo-
no e i cui scritti non vengono 
pubblicati per ragioni di spa-
zio, che la loro collaborazio-
ne e di grande utilita per 11 
nostra giomale, il quale terra 
conto sia dei loro suggeri* 
menti, sia delle osservazionl 
critiche. 

Oggi ringraziamo: una com
pagna di Valle del Serchio (Pi
sa): M. MARINI, Pisa (al 
quale segnaliamo le letters 
pubblicate suU'edizione di do-
menica scorsa); Catia MASI, 
Firenze (perche non ci hai 
indicato il tuo indirizzo? Ri
sposta in breve: sono effetti-
vamente pochi gli operai che 
possono partecipare a quel 
viaggi; ma con quello che si 
ricava, & poi possibile orga-
nizzare altri viaggi a minor 
costo, accessibili anche a un 
buon numero di operai); Ma
ria BICCI, Prato; Silvano 
FORTUNA, Roma; Gaetano 
BALDI, Castellammare dl 
Stabia. 

P. CROCE, Ghezzano - Pi
sa («Scrtro a nome della clas
se prima A unitamente all* 
prima H per segnalare chm 
netl'assemblea fatta il gior
no 18 marzo 1971 con il $t-
guente odg: " Insegnamento 
della religtone nella scuoia " • 
sortita la segvente motion* 
approvata dalla maggioranza 
di noi studenti: "L'inseanar 
mento della religione non dt-
re essere riservato alia reli
gione di Stato e deve essere 
fatto da uno storico delle tm-
ligioni"*): A.Z., Napoli (ch» 
nel suo scritto riporta altri 
interessanti dati circa gli 
scarsi aiuti forniti dagli an-
gloamericani alltJRSS du
rante la guerra); Domenico A-
LAGIA. Scigliano - Cosenza 
(che ci fomisce alcunl sugge* 
rimenti per rendere piu enV 
cace la propaganda del no
stra partito e allega lire 1.000 
per la federazione delPAqui-
la). 

Antonio DE CAPRARIIS, 
Napoli; Antonio Pippo CIFA-
RELL.1, Milano (che scrive dl 
aver presentato *sin da no-
ve anni fa una pettzione alia 
Camera, intesa ad ottenere il 
riesame delle norme relative-
alia detenzione e al rilascio 
dei minori dagli istitutt cor-
rezionali». Ma, • conclude, 
«nonostante le assicurazioni 
ricevule non ne ho saputo piu 
nulla»); un gruppo di fami
liari di Caduti per la Libera-
zione dl Roma e Milano (che 
respingono con forre ogni ri-
chiesta da parte tedesca per 
la scarcerazione del crimina
te nazista Kappler); M. D'O., 
Palmanova - Udine. 
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