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Una strada 
per una vita 

Per decinc di mfgliaia di 
giovani, in questi giornl, si 
compie una scelta di grande • 
importanza, , che ' ha conse-
guenze immediate sugli Inte
rest culturali, sullo sviluppo 
delle capacita intellettuali, 
sull'orientamento della forma-
zione professional di ognuno; 
ma che, ancor piii, condizio-
nera strettamente tutta la vita 
futura dei singoll, il loro lavo-
ro, la loro condizione econo
mica, la loro possibilitd di 
approfondire ulteriormente la 
propria personalitd e di allar-
gare le proprie conoscenze. In 
questi giorni si sceglie la scuo
la da frequentare, il diploma 
da conseguire, la specializza-
zione da raggiungere. 

SI sceglie per decine di mi-
gliaia di giovani; non sono 
loro, gli Interessati, che scel-
gono. . i 

In molti casi e la famiglia 
che, tenendo in tanto poco, o 
nessun conto, le opinioni, gli 
interessi, le preferenze del ra-
gazzo, decide, fa la famosa 
scelta. Spesso arbitraria, senza 
dubbio; ispirata a tradizioni 
familiari che non vengond 
neanche messe in discussione, 
a modelli culturali arbitrari e 
infondati, a pregiudizi c sclie-
mi di prestigio sociale assai 
meschini, eppure largamente 
diffusi. 

Ma, tutto sommato, in questi 
casi ancora di una scelta si 
pud parlare; ci sono varie 
possibilitd concrete, 1ra le 
quali viene preferita una, ed 
altre vengono scartate. 

II fatto e che non sempre 
le cose vanno cost; ami, mol-
to piu spesso accade diversa-
mente. 

In quali condizioni si trova 
un ragazzo di quattordici, 
quindici, sedici anni, appar-
tenente ad una famiglia di la-
voratori, di operai, di conta-
dini, di impiegati anche, al 
termine della scuola media? 
Uno dei tanti ragazzi che so
no la stragrande maggioranza 
degli italiani di questa eta? 

Uno sguardo indietro; agli 
otto (spesso anche nove, e 
died) anni aid trascorsi sui 
banchi di scuola. Per le condi
zioni materiali di studio non 
c'e grande • differenza fra la 
campagna e le cittd, soprattut-
to le grandi cittd; ma non cer-
to perche in questo settore, ncl-
le campagne, si siano toccati 
livelli medi di efficienza e di 
civiltd soddisfacenti; e, al con-
trario, perche nelle cittd si 
devono ancora affrontare di' 
sagi e difficoltd incredibili. O 
con la bicicletta per le strode 
di campagna, o con il tram 
nel traffico congestionato del
le cittd, lunghi viaggi per re-
carsi a scuola, giacche le scuo-
le sono ancora assai scarse e, 
una volta H, turni faticosissi-
mi negli orari piu impensati, 
aule malsane e scarsamente 
attrezzate. Non sembri una 
esagerazione questa: un solo 
esempio. DaWultima rilevazio-
ne statistica sulla situazione 
dell'edilizia scolastica condotta 
dal minlstro della Pubblica 
istruzione risulta che su un to-
tale di circa 220.000 aule esi-
stenti, 40.000 sono « adattate » 
e oltre 55.000 definite addirit-
tura * di fortuna »: e anche ri-
correndo a queste misure si ri-
mane largamente al di sotto del 
fabbisogno. . 

Non una scuola, dunque, che 
sviluppa le capacita e matura 
gli interessi del ragazzo per 
prepararlo ad un orientamen-
to il piu possibile giustificabi-
le e aid sperimentato, ma una 
scuola che affatica e respinge. 

Ma c'e delValtro: fino ad og-
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gi, o meglio fino a quando la 
nuova scuola delVobbligo non 
avra ricoperto Vintero arco dei 
tre anni di istruzione post-ele-
mentare, il problema delle scel-
te dell'indirizzo scolastico per 
molti non si pone neppure. 

La selezione & infatti gia av-
venuta, in omaggio agli angu-
sti e gretti criteri di classe che 
condizionano • ancora pesante-
mente tutto il nostro sistema 
scolastico e lo schema cultura-
le al quale esso si ispira; da 
un lato la scuola e la cultura 
per coloro che dovranno svol-
gere lavori manuali e sono 
quindi destinati ad obbedire, 
dall'altro la scuola e la cultu
ra per coloro che sono desti
nati a dare ordini e per tutti 
quanti avranno il compito di 
trasmettere e di far rispettare 
quegli ordini. 

Scelta 
prematura 

A un vero e propria marchio 
di nascita si doveva infatti ri-
correre per giustificare la bi-
forcazione, che divideva i ra
gazzi di appena 10-11 anni in 
alunni delV* avviamento * e in 
alunni della < scuola media >. 
Solo oggi questo assurdo si
stema si sta estinguendo con 
la creazione della scuola uni-
ca nei tre anni dopo le elemen-
tari. 

Ma i vecchi difetti non sono 
certo tutti eliminati. Con la 
scelta del latino prevista dal-
Vultimo anno, infatti, dalla 

quale sono pot condizionate le 
successive scelte dell'indiriz
zo scolastico, si conferma an
cora una volta la concezione 
strumentale che la classe diri-
gente affida alia cultura ai fini 
del mantenimento di privilegi 
e divisioni sociali. Ma, soprat-
tutto, la nuova scuola unica, 
fallendo propria in quello che 
doveva essere il suo piu signi-
ficativo aspetto innovatore, nel 
seguire, cioe, interamente il ra
gazzo nel suo processo di for-
mazione e nell'aiutarlo nella 
espressione e nella presa di co-
scienza delle sue tendenze e 
delle sue attitudini. non offre 
nessun nuovo punto di rife-
rimento per rendere meno ar-
bitrario e insieme meno condi-
zionato Vorientamento per la 
prosecuzione degli studi. 

Insomma, guardando indie
tro, agli otto anni di scuola 
gia fatti, non viene nessun sug-
gerimento positivo, nessuna in-
dicazione da poter mettere sul 
piatto della bilancia insieme 
con tutte le altre cose < di cui 

, si deve tener conto >. Anche la 
valutazione e il suggerimento 
dell'insegnante sono assai ra-
ramente di aiuto fondati come 
sono su una valutazione bu-
rocratica in base ad un astrat-
to metro di giudizio, anziche 
sulla conoscenza specifica del-
Valunno, del suo ambiente so
ciale, dei suoi problemi. 

Ne questa e una scelta che 
si pud fare a cuor leggero, nel
le condizioni in cui la grandissi-
ma parte dei giovani italiani 
si trova. E' assai rischioso in-
traprendere un corso di studi 
assai lungo, senza la sicurezza 

economica di poterlo condur-
re a termine, con il pericolo, 
quindi, di doverlo troncare a 

metd senza trarne alcun van-
taggio; e se questa sicurezza 
non viene dalle condizioni del
la famiglia, non sono certo og
gi in Italia le borse di studio 
(pochissime e incredibilmente 
misere) a permettere, anche 
ai meritevoli e capaci, di con-
tinuare. 

Si deve 
«guadagnare» 

Ad altri il problema si pone ' 
in termini anche piii pressan-
ti; e la necessita di mettersi 
al piii presto nelle condizioni 
di « guadagnare ». 

Cosicche" quando non sceglie 
la famiglia, cioe quando la fa
miglia non e nelle possibilitd 
di offrire al giovane una liber-
td di scelta fra i diversi indiriz-
zi scolastici, gli elementi che 
entrano in gioco e che deter-
minano la decisione sono al
tri: sono le necessitd economi-
che, la condizione di classe. 
Nuovi e pesantissimi condizio-
namenti ai quali non si pud 
sfuggire, si aggiungono ai tan
ti gia ricordati, conseguenze 
della struttura della scuola me
dia (anche di quella nuova del
Vobbligo), dei pregiudizi socia
li, delle difficoltd di studio. 

Accade in tal modo che quel
lo che dovrebbe essere il pri-
mo vero atto di liberta e di 
responsabilitd del giovane, la 
scelta cioe della via da segui
re dopo averne seguita una co-
mune a tutti i suoi coetanei, la 

Noi e gli altri 

Scioperi e crisi 
(...) Un discorso a parte va Indirlrzato ai lavoratorl dipendenti. Ad estl ai dovrebbe 

far riflettere In pri mo luogo: i vottri deaideri negli anni acorsl, quanto a conaumi furono 
di certo troppo elevati per II fluaao produttivo del nostro sistema economico. Lo prova I'in-
flazione scatenata. Stabilizzare la moneta significa marciare "in senso opposto" a quello 
degli ultimi anni. Sopportare sacrifici. Collaborare a frenare i consumi, in primo luogo, mo-
derando le vostre pretese quanto agli increment! salariali. Non si parti di pause salariali 
lmposte dall'esterno, se questo urta (...) 

Fernando Di Fenizio: 'Collaborare con fiducia*, in La Stampa, 3 tettembre 1964. 

... II Partito Socialists, II piO vecchio partito della classe operala italiana. sa quanto 
e duro ed Ingrato richiedere al lavoratori dei sacrifici. Eppure In questo periodo li ab-
biamo richiesti nel loro stesso Interesse, afflnche le organizzazioni aindacaii, in modo auto* 
no mo, eon una libera scelta, non con imposizioni dall'esterno e da parte del governo re-
goiassero IMncremento delle retribuzioni: cio non vuol dire blocco dei salarl ne modifiche 
alia sea la mobile, ma vuol dire autonoma responsabilita dei sindacati perche il migliora-
mento delle condizioni di vita non auperi un livello che non sarebbe sopportato dal grado 
attuale di sviluppo dell'economia del paese ... 

A^ 
Perche si deve leggere 4 ; > 

L'imperialismo 

Dalla Conferenza stampa alia TV di Francesco de Martino segretario del P.SJ. 

Questi discorsi che. con diver
se sfumaturc ci ripetono il se
gretario del PSI e il fondista 
economico del giornale della Fiat 
oramai li abbiamo sentiti tante 
volte, in tutti i toni possibili. da 
parte degli esponenti govcrnativi 
e padronali. 

Questa volta ai lavoratori i sa
crifici si chiedono in termini dif-
ferenti. senza bnitalita. attenti a 
non urtare la loro suseettibilita. 
Ma la sostanza 6 sempre quella: 
la richiesta ai lavoratori e ai sin
dacati di rinunciare alle loro ri-
vendicazioni e alle loro esigenze 
in nome degli interessi supremi 
ed astratti della economla nazio-
nale. Di Fenizio a dire il vero 
dei sindacati non si preoccupa. 
si rivolge direttamente ai laco-
ratori dipendenti. Non c'e da stu-
pirsL i padroni del suo giornale 
sono maestri a tutti neU'arte di 
superare la fastidiosa intermedia-
zione delle organizzazioni sinda
cati secondo un'antica vocazione 
autoritaria che questi amici del 
centrosinistra non faanno certo 

perso. anzi. Quando si inizia a 
rivolgersi in questo modo so-
stanzialmente demagogico anche 
se paludato di toni professorali 
si finisce sempre col chiedere che 
i lavoratori rinuncino ai loro di-
ritti piu elementari. si acconten-
tino di accettare la lungimiranza 

-dei padroni, rinuncino ad ogni 
potere economico prima e poli
tico poi. si addossino le spese di 
tutto il sistema economico. Sa-
crifichino in una parola il loro 
salario ai profitti del padrone, la 
loro liberta al suo arbitrio. 

La classe operaia. i lavoratori. 
non possono farsi garanti di un 
sistema economico e politico che 
si basa sul loro sfruttamento. La 
classe operaia vuole piu potere 
economico e politico e non pud 
accettare queste false responsa
bilita che le si vorrebbero affi-
dare togUendole ogni potere so-
pratrutto quando si sa che una 
programmazione ed una politica 
di riforme - sarebbe capace, se 
puntasse a colpire seriamente la 
accumulazione capitalistica, di su

perare la crL»i, di iniziare un 
reale ammodernamento del siste
ma economico nel suo complesso. 
Ma condizione per questo h ap-
punto che la classe operaia. i la
voratori. non solo non smettano 
di rivendicare piii salari. ma ot-
tengano anche maggiore demo-
crazia e piu potere reale. II di
scorso di De Martino. purtroppo, 
e solo i n ' parte differente da 
quello del Di Fenizio. Qui ci si 
appella ad un passato glorioso di 
lotte per il socialism© e in nome 
di questo si chiede ai sindacati 
che liberamente si autolimitino. 

E questo perche' si dimentica 
che autonomia sindacale signifi
ca innanzitutto democrazia sin
dacale. significa cioe che i la
voratori debbono decidere le lo
ro nvendicazloni in base alle lo
ro esigenze; e se il sistema que
ste riveodicazioni non puo sop-
portarle. e 11 sistema che va cam-
biato non sono i lavoratori e i 
loro sindacati che devono «stare 
piu buoni». 

prima manifestazione e affer-
mazione della sua personalitd, 
diventa per molti occasione di 
umiliazione della personalitd 
e delle aspirazioni, di speri-
mentazione del condizionamen-
to in cui la attuale societd lo 
costringe, di precoce conoscen
za della brutalc realtd dello 
sfruttamento del lavoro. 

E' infatti proprio a questo 
punto, a quattordici, quindici 
anni, che moltissimi giovani 
devono interrompere gli studi 
e iniziare a lavorare; anche per 
loro, comincia anzitempo ad 
essere esperienza di vita I'af-
fermazione di Marx che I'uni-
ca liberta concessa ai proletari 
e quella di vendere la loro for-
za lavoro. 

Del resto, non sono neanche i ' 
primi a trovarsi in queste con
dizioni, se si pensa che la stes-
sa scuola dell'obbligo e oggi 
tale solo per poco piu del 50 
per cento dei ragazzi sotto i 
14 anni. 

Ma, infine, c'e chi prosegue;' 
sono pochi, certo per un pae
se che voglia essere. civile e 
moderno: il trenta per cento 
circa dei giovani italiani, che 
diventerd un misero dodici per 
cento al termine della scuola 
media superiore, a diciannove 
anni. Quali i problemi e le 
prospettive che essi hanno di 
fronte? Si apre forse per loro 
un periodo di tranquillitd e di 
spensierata dedizione alio stu
dio, come risulta dalle conuen-
zionali rappresentazioni del 
mondo della scuola e della vita 
dello studente? La realtd e ben 
diversa. 

Nel periodo di frequenza del
la scuola secondaria si porran-
no al giovane per la prima vol
ta, e quasi sempre in modo ir-
reversibile, i problemi delle 
scelte post-scolastiche, del lavo
ro e del ruolo professionale che 
potra o dovrd svolgere una 
volta terminati gli studi, e 
quindi della sua collocazione 
sociale, delle sue possibilitd 
economiche future, qui per la 
prima volta si e costretti a por-
si il problema dei rapporti con 
la societd, si stratificano e si 
compongono considerazioni e 
valutazioni sulla societd, nella 
sua struttura di classe, si pren-
de coscienza delle insufficien-
ze e dei contrasti che scaturi-
scono da essa. 

Prendiamo il liceo classico, 
ad esempio, la scuola nella qua
le, a un osservatore superficia-
le, sembrerebbe che tali que-
stioni siano assolutamente fuo-
ri luogo: che valore cultura-
le e formativo ha questa scuo
la che non mette in grado un 
giovane di 19 anni, dopo 13 an
ni di studio, non diciamo di 
esercitare un lavoro (cosa che 
programmaticamente non si 
propone) ma neppure di sce
gliere consapevolmente I'tndt-
rizzo universitario? Si scopre 
qui il profondo vizio che di-
storce Vasse culturale intorno 
al quale il liceo classico si or-
ganizza; una cultura idealisti-
ca da cui e escluso il momen
ta della verifica scientifica, sul
la quale si innestano il tecnici-
smo, Virrazionalismo, Vautori-
tarismo, una cultura che pre-
senta costantemente il « mestie-
re > di chi pensa come diviso 
e contrapposto al « mestiere > 
di chi lavora: una scuola dun
que che ha il compito di tele-
zionare una classe dirigente in 
base a preesistenti schemt so
ciali, con il proposito di ripro-
durli e conservarli. Ne scatu-
risce, per i giovani che scelgo-
no questa via, difficoltd nella 
comprensione della societd di 
oggi, il pericolo di isterilimen-
to culturale, una generale in-

" soddis/azione per Vaccademi-
smo e Vautoritarismo larga
mente dominantu 

Analoghe deficienze e defor-
mazioni si riscontrano nel li
ceo scientifico • neli'istituto 
magistrate. 

Assai lungo dovrebbe essere i 
il discorso a proposito degli isti- \ 
tuti tecnici e degli istituti pro- . 
fessionali. La grande maggio- I 
ranza dei giovani prende infat
ti questa strada, per la relati- I 
va brevitd dei corsi, perche • 
una volta giunti al termine de- i 
gli studi si ha la possibilitd | 
di trovare un lavoro disponen- . 
do di una qualificazione. I 

L'incremento del numero de- . 
gli iscritti a questi tipi di scuo- I 
2a negli ultimi anni e stato 
vertiginoso, e tutto fa preve- I 
dere che in futuro aumenterd ' 
ulteriormente. i 

E* lo sviluppo economico, I 
certo, e quindi la maggiore ri- • 
chiesta di tecnici e di operai | 
qualificati; t due fenomeni . 
sono andati avanti di pari pas- I 
so. Proprio in questo perfetto 
sincronismo si individua perd I 
il limite di fondo di queste • 
scuole, complementare dei di- l 
fetti del liceo classico: una su- \ 
bordinazione diretta e mecca- . 
nica al processo produttivo, | 
agli interessi dell'organizzazio-
ne capitalistica della produzio- | 
ne. alle esigenze del profitto. 

' In esse ci si propone, molte 
volte esclusivamente, di adde-
strare il giovane a svolgere un 
mestiere e solo quello, igno-
rando ogni altra esigenza di 
piu generale formazione cul
turale e intellettuale. 

Fino a giungere ad un vero 
e proprio assurdo logico, che 
corrisponde perd ad una chia-
rissima esigenza delle classi 
dominanti. 

I 

Una scuola 
classista 

L'imperialismo fu scritto 
nella tempesta della prima 
guerra mondiale, la quale 
pose in evidenza quelle for- i 
ze e tendenze del capitali-
smo e insieme quelle stra-
de della lotta conlro di es
so — su scala mondiale —, 
che Lenin aveva gia visto 
chiaramente nel capitali-
smo russo alia sua origine 
e nelle prospettive della 
rivoluzionc russn. La ana-
lisi cleH'imperialismo e in
sieme teoria e strategia del- . 
la rivoluzione. La analisi 
della guerra, del rapporto 
tra la guerra mondiale e lo 
sviluppo generale del capi-
talismo, la chiarn ' visione 
della strettissima • interdi-
pendenza fra Tuna e l'altro, 
induce Lenin alia scelta 
della lotta radicalc contro 
il capitalismo, a lanciare la 
parola d'ordine della tra-
sforma/ione della guerra 
imperialista in guerra civi
le rivoluzionaria. Questa la 
scelta ehe in Russia porto 
alia vittoria deH'Ottobre. 
Lenin Infatti proclamd al-
lora che la rivoluzione era 
all'ordine del giorno, anni-
data nelle viscere della 
guerra, sorgente dalla guer
ra. Intanto la seconda in-
ternazionale e il s » o piu 
grande partito si erano 
messi dalla parte degli sta-
ti inaggiori, dei governi e 
della borghesia contro il 
proletariato. II Partito so-
cialdemocratico tedesco a-
veva appoggiato in parla-
mento, il 4 agosto 1914 i 
crediti di guerra, e lo ave
va fatto appropriandosi 
delle mistificazioni pro-
pagandistiche costruite dal
la borghesia per giusti
ficare i suoi atti, facendo 
appello agli «interessi su
premi della nazione >. La 
sociaidemocrazia tradiva in 
quel memento gli interessi 
di fondo del proletariato, e 
insieme abbandonava la 
tradizionnle bandiera della 
difesa della pace. 

La subordinazione politi
ca della classe operaia, la 
sua ioggezione al sistema 
capitalistlco non erano mai 
state prima cosi ferree e 
complete. Con violenza Le
nin denuncia e critica so-
cialsciovinismo e opportu-
nismo, condanna ogni sfor-
zo di adattare un program-
ma nazionale a quella guer
ra, che non era una guer
ra nazionale. Ma, del tra-
dimento egli ricerca le ra-
gioni reali, le radici piu 
lontane, la ideologia: < Non 
si puo spiegare il " tradi-
mento" senza collegarlo 
all'opportunismo, come ten-
denza che ha una lunga 
storia, la storia di tutta la 
seconda internazionale >. e 
c l'idea fondamentale del-
l'opportunismo e la colla-
borazione delle classi >. 

Lenin ravvisa le origini 
ideologiche di quegli atti 
politici della sociaidemo
crazia proprio nella conce
zione che i teorici della se
conda internazionale, e so-
prattutto Kautsky aveva-
no deirimperialismo. L'im
perialismo era da loro con-
siderato come una scelta 
politica della borghesia, che 
si poteva cambiare a pia-
cimento senza compromet-
tere le basi sociali del ca
pitalismo, quasi una sovra-
struttura senza nessun le-
game necessario con la 
struttura economica. 

Per cui le ipotesi cui si 
approdava non erano quel
le della fine dello sfrutta
mento e della distruzione 
delle basi obiettive della 
guerra, ma quelle della 
« unione degli imperialismi 
di tutto il mondo e non 
della guerra tra essi. del
la fine della guerra in re
gime capitalistico >. Questa 
la base su cui Kautsky 
contrapponeva alia politica 
effettiva dal capitale finan-
ziario, un'altra immagina-
ria politica borghese, che 
sarebbe stata possibile sen
za mettere in discussione il 
predominio e l'esistenza 

ziario. L'assurdo al quale ' 
giungeva la socialdemocra- I 
zia e seccamente messo in I 
evidenza da Lenin: «Si i 
avrebbe che i monopoli nel- | 
la vita economica sarebbe-
ro compatibili con una po
litica non monopolistic^ >. 
« L'essenziale e che Kaut
sky separa la politica dei
rimperialismo dalln Mia 
economia», mentre 6 pro
prio da quest'ultima che 
Lenin fa procedere la pro
pria nnalisi. Gli elementi 
della sua definizione sono: 
1) la concentrazione della 
produzione e del capitale, 
che ha raggiunto un grado 
talmente alto di sviluppo 
da creare i monopoli con 
fun/.ione decisiva nella vi
ta economica; 2) la fusio-
ne del capitale bancario col 
capitale industriale e il for-
marsi, sulla base di questo 
" capitale finnn/.iario", di 

' un'oligarchia finnnziaria; 'A) 
la grande importanza as-
sunta daU'esportazione di 
capitale rispetto alle espor-
tazioni di merci; 4) il sor-
gere di associazioni mono-
polistichc internnzionali di 
capitalisti che si ripartisco-
no il mondo; 5) la compiuta 
riparti/.ione della terra tia 
le piu grandi potenzy capi-
talistiche »: « il capitalismo 
si 6 trasformato in un si
stema mondiale di oppres-
sione coloniale, di strango-
lamento finan/iario della 
grande maggioran/.a dei po-
poli del • mondo di un pu-
gno di paesi " piu avan-
zati" ». 

Questa analisi 6 insieme 
a Stato e Rivoluzione uno 
strumento fondamentale per 
comprendere insieme la ge-
nesi storica della rivoluzio
ne russa, e il suo piu ge
nerale interesse strategico 
per il movimento rivolu-
zionario mondiale di tutti 
i tempi. 

Proprio la valutazione 
della situazione internazio
nale porto Lenin dopo il 
febbraio a trasformare la 
prospettiva della rivoluzio
ne democratica (della « dit-
tatura democratica rivolu-

' zionaria del proletariato e 
dei contadini >) — che egli 
assegnava alia Russia in
sieme alia prospettiva so-
cialista per l'Occidente eu-
ropeo — in Rivoluzione 
socialista. Nell'imperiali-
smo e una chiave del salto 
tra la rivoluzione del 1905 

' e il 1917. E dall'analisi del-
l'imperialismo nasce anche 
la terza Internazionale, 
strumento di unificazione 
teorica e centro della lotta 
di liberazione di tutti i po-
poli del mondo. 

L'imperialismo presents 
infine aspetti di estremo 
interesse anche da un al-
tro punto di vista: in esso, 
infatti, Lenin affronta nu-
merosi nodi della teoria 
dello sviluppo capitalisti
co, della analisi di Marx, 
per comprendere i quali e 
necessario collegare queste 
pagine agli scritti del gio
vane Lenin, alia sua anali
si dello sviluppo del capi
talismo in Russia, alia sua 
critica del revisionismo. 

Questo importa soprattut-
to per verificare il giudizio 
di Lenin sulle trasforma-
zioni intervenute nella eco
nomia capitalistica e la sua 
posizione nel dibattito sul
la * teoria delle crisi >. In 
questo modo potra com-
prendersi il vero significa-
to della definizione delFim-
perialismo come < fase >, 
della rottura di Lenin con 
i teorici del < nuovo capi
talismo >. 

I monopoli non sono una 
escrescenza del capitalismo, 
rimperialismo non e una 
escrescenza del capitalismo, 
il capitalismo nasce come 
imperialismo. 

< Fase suprema > va cor-
rettamente inteso: Lenin 
dice infatti che «l'imperia
lismo e la vigilia della ri
voluzione socialista >. 

VI Lonin. L'imperiaUnr.o, 
Ed. Rlunltl, Roma, 1964. L. 780. 

I giovani che frequentano 
gli istituti professionali, che 
sono piii numerosi degli stu-
denti del liceo scientifico, del-
Vistiluto magistrale, che nel 
prossimo anno saranno proba-
bilmente piu numerosi anche 
di quelli del liceo classico, al 
termine dei loro studi non 
hanno diritto ad alcun titolo 
legale, ma solo ad un attestato 
di frequenza con nessuno o 
scarsissimo valore in sede con-
trattudle. E, piu. in generale, 
nel sistema scolastico italia-
no non esiste un titolo di stu
dio, un diploma che corrispon-
da al Itcello sociale della clas
se operaia. I futuri operai de
vono cioe studiare, addestrar- . stessa del capitale finan- KM. ,wu . . . „, ,_,_. _ PW. 
si, aumentare obiettivamente I ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^__ ̂ __ ̂ ^ ^ ^ ^ ^ ^ J 
il valore della loro forza la- ""~ ~ " *"~ """" ™~" 
voro, ma a loro questo non vie
ne riconosciuto, essi non de
vono trarne vantaggio. La clas
se dirigente italiana che in 
passato ha costruito le sue for
tune sulla disoccupazione e sul 
supersfruttamento, vuole oggi 
perpetuarle attraverso la de-
qualificazione e il manteni
mento di un sistema scolastico 
che la renda possibile. 

La scuola italiana e dunque 
come la nostra societd capitali
stica vuole che sia. 

Al momenta della scelta il 
giovane si trova di fronte a 
tutte le difficoltd, agli ostacoli 
che questa realtd impone; gia 
in quel momento egli deve e 
pud prendere coscienza della 
necessitd di mutare radical-
mente la struttura di questa 
societd per avere una prospet
tiva personale piii solida, piu 
rassicurante, piu libera. Pud 
essere questa la prima conqui-
sta di una coscienza rivoluzio
naria alia quale si improntera 
il futuro impegno civile e poli
tico tanto delVoperaio quan
to delTintellettuale. 

Intanto c'e un terreno imme-
diato di battaalta-* quello per 
la riforma democratica della 
scuola, per una scuola piii mo-
derna e piii libera. 

e. p. 

Gita a Mosca per 
il 47° della Rivoluzione d'Ottobre 
In occasione delle celebrazioni per il 47. della Rivoluzione 

d'Ottobre, che si terranno a Mosca nel prossimo novembre, il 
Centro Giovanile per gli Scambi Turistici e Culturali (Roma, 
Via Goito 29) ha organizzato una interessante gita nella capitale 
sovietica. La partenza. fissata per il 3 novembre, awerra da 
Venezia, il costo della gita (viaggio. vitto e alloggio) fe di 96.000 
lire, la durata complessiva tredici giorni. 

Conferenza Nazionale 
di Organizzazione delVUgi 

II 14, 15, 16 settembre si 
terra a Chiavari la Conferenza 
nazionale di organizzazione 
deH'Unione Goliardica Italia
na. Saranno presenti delega-
zioni provenienti da tutte le 
sedi universitarie 

La conferenza assume parti-
cola re rilievo in vista della 
ri presa della attivita politica 
e rivendicativa nell'universita 
che, con la riapertura dell'an-
no accademico registrera una 
fate assai intensa soprattutto 

in relazione alia indifferenza 
del governo di fronte alle ne
cessita impellenti di riforma 
e alle stesse scadenze legisla
tive fissate dal Parlamento. 

Oltre a cio, la Conferenza 
dovra riconsiderare la strut
tura organizzativa dell'asso-
ciazione, per renderla piu 
adeguata alle necessita di un 
movimento di massa degli stu-
denti, e per inserirla dinami-
camente nel processo di rifor
ma della Rappresentanza Uai-
versitaria. 
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