
r U l l i t & / venerdi 13 ottobre 1967 PAG. 3 / c o m m e n t i e at tual i ta 

«Tavola rotonda» in una casa di mezzadri 

LO SCOLARO 
DI CAMPAGNA 

La scuola non e uguale per ffutffi • I «volti» della 
sfratificazione • Soltanto il 50 per cento dei ragazzi 
arriva a conseguire la licenza media • II «dirilto alio 
studio»: un obiettivo di fondo ancora da realizzare 

Parliamo della scuola nel-
la grande cucina di una fa
miglia mezzadrile di San Sil-
vestro di Senigallia. Ci sono 
i mezzadri ed i coltivatori 
diretti della contrada, le lo-
ro donne, i loro figli. 

Un mezzadro dice: « For
ce i nostri figli non sono co
me quelli di Roma o di Mi-
lano? ». II mezzadro e sedu-
to sul gradino del grande 
camino fuligginoso della ca
sa colonica. E ribatte: « Se 
uno abita a San Silvestro di 
Senigallia ed ha il padre 
contadino non deve impor-
tare. Mio figlio ha lo stesso 
diritto alio studio degli al-
tri ». 

Facciamo presente che an-
che a Roma ed a Milano le 
cose della scuola vanno tut-
t'altro che bene. Ma che e 
vero: qui, nelle campagne, 
vanno ancora peggio. 

Nella cucina della casa 
colonica si e tutti d'accordo: 
la scuola non e uguale per 
tutti. La disuguaglianza ha 
vari volti e stratificazioni. I 
contadini occupano uno de
gli ultimi gradini. 

La discussione verte sulla 
scuola dell' obbligo. Per 
quanto riguarda le scuole 
superiori, queste sono an
cora tabu per quasi tutti i 
figli dei mezzadri. Per il di
ploma o la Iaurea vige an
cora 1'antica regola: ci si 
arriva attraverso il semina-
rio oppure il collegio con-
fessionale, dietro raccoman-
dazione del curato che ha 
preso a benvolere il ra-
gazzo. 

Ma anche per la scuola 
dell'obbligo le cifre che rac-
cogliamo sono tutt'altro che 
confortanti. Premettiamo di 
avere scclto appos>amente 
fra le contrade di campagna 
una zona ottimale: siamo a 
pochi chilometri da Senigal
lia, una dclle stazioni bal-
neari piu rinomate del Me
dio Adriatico, una cittadina 
aperta e progredita. 

Ebbene, in questa locali
ty mezzadrile ottimale sol
tanto il 50^ dei ragazzi ter-
mina la scuola dell'obbligo. 
Si giunge a questa percen-
tuale con un processo di 
espulsione che inizia dal 
primo anno. Dopo le ele-
mentari un 20^ di ragazzi 
non si iscrive alia scuola 
dell'obbligo. Un altro 15° 
non ci ritorna al sccondo an
no e cosl al tcrzo anno. 

Se questa 6 la percentuale 
delle campagne del Senigal-
liese si puo ben afTermare 
che nelle zone piu interne 
la media dei figli di conta
dini che hanno complctato 
il ciclo dell'obbligo non su
pers il 25-30^. 

« Non e un vanto per una 
eocieta civile! »: esclama 
un mezzadro intervenendo 
nella discussione. Nella 
grande cucina della casa co
lonica l'ambiente e vivace, 
la partccipazione 6 animata. 
Anche se questa sera non 
si parla di riparti, di condi-
rezione aziendale, di rifor-
nia agraria. Ma si puo toe-
care con mano il legame fra 
quelle question! e questa 
della scuola: anche sulla 
scuola pesano le catcne del-
l'istituto mezzadrile, del bas
so reddito del contadino (e 
qui siamo in uno dei com-
prensori piii fertili!), della 
antiquata organizzazione ci
vile nelle campagne. Parlia
mo anche delle soluzioni, 
possibili e concrete. Della 
crcazione di villaggi rurali, 
con case decenti e tutti i 
scrvizi come in citta. II di-
scorso ci porta lontano. 

Perche — chicdiamo — 
tanti esclusi dalla scuola 
dell'obbligo? Lc ragioni so
no molteplici. Anzitutto, og
gi nella famiglia contadina 
per tirarc avanti si ha anco
ra bisogno delle braccia di 
tutti : dal piccolo di sei an-
Hi alia vecchia di ottanta. 
Inoltre la giornata scolasti-
ca dello scolaro di campa
gna e piu lunga: perche la 
scuola e in citta c bisogna 
attenersi agli orari dclle cor-
riere. Nel pomcriggio lo sco
laro di campagna deve poi 
dedicare almeno qualchc ora 
•1 lavoro dei campi. 

Di qui le ragioni di un pri
mo blocco di csclusioni. Poi 
c'e la questione della prepa-
razionc data dalle elementa-
ri . II figlio del contadino che 
ha frequentato la scuola ru-
rale (quasi sempre a classi 
plurime) si trova in ritardo 
rispetto ai ragazzi di citta. 
Se uno vienc bocciato alia 
scuola deir obbligo 1'altro 
anno molto spesso non ci 
torna piu. 

• Non c che i nostri figli 
siano zoticoni — ci dicono 
nella nostra improwisata 
tavola rotonda di San Silve
stro — Ma cosa voletc che 
abbiano imparato alle elc-
uentari? Una maestra che 
tetegna contemporancamen-

te a piu classi. Le scuole nel
la casa colonica oppure nel
la vecchia chiesa. Qui vici-
no, al Castellaro, quando 
piove non si fa scuola per
che dentro Paula viene giu 
l'acqua...». Qualcuno inter-
viene: « La radio e la tele-
visione dicono sempre dei 
milioni che il governo stan-
zia per le scuole. Qui da noi 
non s'e visto nulla. Ma dove 
vanno a finire tutti questi 
soldi? ». 

Un'ulteriore ragione del-
l'esclusione dalla scuola del
l'obbligo e di carattere fi-
nanziario. In un'economia 
come quella mezzadrile ba-
sata suir autoconsumo dei 
bene prodotti, il danaro li-
quido e molto scarso. 

Osserva una donna: c Per 
mandare a scuola i figli dob-
biamo pagare l'autobus, poi 
tutti i libri; non basta. Ci 
vogliono le scarpe da ginna-
stica, un vestito decente. Al
le elementari era divcrso. 
Tutti figli di contadini, co
me una famiglia. Adesso, in 
citta i nostri ragazzi fanno 
i confronti. Si sentono a di-
sagio. Un giorno mio figlio 
ha pianto. Aveva ragione. 
Ho dovuto fargli il vestito 
nuovo ». Ed un'altra mezza-
dra: c Hanno fatto questa 
scuola obbligatoria. Va be
ne. Noi siamo tutti d'accor
do perche i figli debbono 
avere un'istruzione. Pero, ci 
debbono anche dare la pos
sibility di mandarli a questa 
scuola obbligatoria i nostri 
figli». 

Nella grande cucina mez
zadrile hanno partecipato 
alia discussione pure alcune 
ragazze che lavorano nelle 
piccole fabbriche di abbi-
gliamento situate sul litora-
le. Sono figlie di mezzadri. 
Guadagnano circa trentami-
la lire al mese. Una di esse, 
una bella ragazzotta con i 
capelli biondi che le casca-
no sul viso, ci riferisce che 
il suo piu grande desiderio 
e quello di frequentare una 
scuola, di imparare tante co
se, di trovarsi un impiego. 
Ha sedici anni. c Ma come 
faccio?: si chiede. Che scuo
la frequento? Non ci sono 
nemmeno i corsi serali da 
noi. La fabbrica non la pos-
so abbandonare. In famiglia 
i soldi che porto sono indi-
spensabili. Insomma, un so-
gno ». La ragazza ha potuto 
compiere solo le elementari: 
una delle migliaia e mi-
gliaia di figlie di contadini 
che non hanno potuto ritor-
nare a scuola. 

Walter Montanari 

Note di un viaggio in U.R.SiS. fra i 

«NIPOTI DELLA RIVOLUZIONE 

Una conversazione 
«a cuore aperto» 

col direttore di Junost 

«I giovani non vogliono 
marxismo in pillole» 

Una rivista letteraria giovanile che diffonde due milioni di copie — Dagli errori alle idee di Cartesio — Per la nuova generazione i l 
marxismo non e una religione ma un mezzo per conoscere la vita — Una polemica fra « fisici » e « lirici » e il giudizio di ll ja Ehrenburg 
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Bella Akhmadulina — una poetessa della nuova generazione che ha fatto le sue prove sulle 
colonne di < Junost > insieme a Evtuscenko e Voznesenskij — durante una conferenza, sotto 
un grande manifesto-ritratto di Majakowskj. Questi poet! sono ora fra i piu letti ed amatl 
In tutta I'URSS. 

Dal nostro inviato 
MOSCA, ottobre. 

« II mio nome — dice — e 
Boris, e il tuo? Sai, da noi 
non si usa chiamarsi coi co-
gnomi >. 

E' Boris Polevoi, uno dei 
dirigenti dell' Unione degli 
scrittori sovietici, direttore 
della rivista letteraria della 
gioventii « Junost » (due mt-
lioni di copie diffuse ma Po
levoi storce la bocca: « non 
abbiamo sufficiente carta — 
dice — se no potremmo ar-
rivare a due milioni e mezzo 
almeno »). 

Sono qui, appena « sbar-
cato» da Roma, per cono 
scere da ricino t" « nipoti del 
la rivoluzione » (i giovani so 
vietici, cioe, che ricordano 
appena gli anni della guerra 
antifascista o sono nati addi-
nttura dopo, nel dopoguerra), 
per prender nota di come 
vtvono, di quali problem i 
hanno, di quale e il loro rap 
porto con la societa socia-
Usta. E' un compito difficile, 
naturalmente, e. anche se tut-
te le porte sono aperte. c'e 
il pericolo di cadere nella 

I casualita degli incontri o, sin-
ceramente. di restar sopraf-
fatti da questa immensa e 
complessa realta sovietica co
sl stimolante. in particolare 
per un comunlsta. 

« E' meglio vedere una vol-
ta che parlare cento volte > 
mi ha fatto notare inoltre un 
compagno della segreteria del 
Komsomol e sulla base di que-
sto principio mi ha offerto 
un programma di visite — 
dall'Azerbaigian, a Leningra-
do, a Mosca — che sara dif
ficile realizzare tutte in un 
ragionevole pericdo di tempo. 
Tuttavia anche « parlare*--r-
o meglio soprattutto ascolta-
re, conoscere Valtrui espe-
rienza — e molto utile, spe-
cialmente se si trova la per
sona giusta. E non i una di 
queste lo scrittore Boris Po
levoi, direttore di una rivi
sta letteraria che ha tanto 
successo fra la gioventii? Due 
milioni di copie... 

Questo dato mi off re subi-
to occasione di entrare in ar-
gomento. Polevoi vuole una 
conversazione « a cuore aper
to > («non siamo forse tutti 
e due giornalisti? — dice — 
E allora diamoci del tu e 
discutiamo delle cose che ci 
stanno a cuore *). Jncomin-

ciamo allora proprio da que
sto gran successo per una 
rivista — come nota il suo 
direttore — «che gli sent 
tori scrivono per i piii gio
vani e che dieci anni fa — 
quando fu fondata da Ka 
tajev — vendeva solo 100 000 
copie. che ha moltiplicato per 
venti. dunque. la sua diffu 
sione ». 

E' un successo eccezionale 
indubbiamente e il suo signi-
ficato non pud essere ristret 
to nell'ambito editoriale. 
« Questo vuol dire — aggiun-
ge infatti Polevoi — che nel 
paese esiste un grande inte 
resse per la letteratura, per 
la cultura. E vale la pena 
di sottolinearlo. dato che stia • 
mo per celebrare il cinquan 
teslmo della rivoluzione: que
sto e uno dei fattori essen-
ziali del nostro sviluppo ver
so il comunismo ». 

Una serata dedicata alia 
letteratura, alio stadio « Lu-
sniky > ha fruttato 20.000 ru-
bli circa per i terremotati 
di Taskent e tutti i biglietti 
erano stati venduti gia cin 
que giorni prima e qualcuno 
ha fatto pure del bagarinag 
gio e ancora c'erano almeno 
5000 persone che ascoltavano 
dalla strada, attraverso gli 
altoparlanti. 

« II 6 giugno scorso — con 
tinua Polevoi — abbiamo 
preso una nuova iniziativa 
che, vedrai. diventera presto 
una tradizione: il giorno del
la poesia, in corrispondenza 
col giorno della nascita di 
Puskin. Cosi siamo stati al 
villaggio Mikailovskoje dove 
6 la casa natale di Puskin 
e abbiamo tenuto la nostra 
manifestazione, dei giovani 
poeti hanno letto poesfe loro 
e di Puskin. .Tu. ooa;hai.4dea 
di quante migliaia' "di'conta-
dini hanno partecipato a que
sta specie di festa. per 4 o 
5 ore sotto il sole». 

Bene, ma questa bella me-
daglia non ha anche il suo 
rovescio? Diventata cosi un 
genere di consumo di massa 
una rivista di letteratura — 
e, in particolare, la poesia 
che voi proponete — non per-
de ogni possibile e indispen-
sabile carattere di ricerca, 
di sperimentazione? 

« Certo che no. sarebbe un 
bel guaio. L'arte muore se 
non e'e esperimento. Ma tu 
vuoi prove, lo capisco. Ebbe
ne. da chi e composta la pri-

Un eccezionale documento rivelafo nel centesimo anniversario della prima edizione del « Capitate » 

UN ROMANZO DI CARLO MARX 
« Scorpion e Felix » fu scritto a diciannove anni ed inviato al padre come regalo per il suo compleanno • Una critica all'ambiente piccolo-bor-

ghese di Berlino - In questa « esercitazione » di tipo sperimentale e possibile cogliere i primi interessi politici del grande rivoluzionario 

c Alcuni capitoli da Scor
pion und Felix, romanzo urao-
ristico di Carlo Marx»: cosi 
lo stesso Marx, nel 1837. ti-
tolava una sua opera lette
raria (giovanile. naturalmen
te) rimasta fin'oggi pratica-
mente sconosciuta c la cui 
esistenza viene oggi rivelata 
da l'ic Nuove. II settimana-
le. infatti, ne pubblica nel 
suo ultimo numero ampi bra-
ni. tratti dalPedizione inte
g r a l che apparira sul pros-
simo numero della rivista let
teraria c Carte segrete >. 

L* eccezionale documento, 
che viene rivelato proprio 
ncll'anno in cui si celebra il 
centesimo anniversario della 
prima edizione del Capitale, 
si annuncia — anche ad un 
primo, superficiale esame — 
di estrcmo interesse e gran
de vhacita: ed e certamente 
destinato a rimanere come la 
piu sensazionale scoperta let
teraria di questi anni. In una 
ampia introduzione, del re-
sto. Vie iVuore precisa — con 
sbbondanza di documcntazio-
ne — l'inconsueto iter di que
sto romanzo giovanile di Carlo 
Marx, e la sua collocazione 
nel quadra della letteratura 
fantastica alia Hoffmann (con 
cui, tuttavia, Marx si propo
ne di c mettcre alia berlina 
il filisteismo berlinese »). 

Scorpion und Felix, infatti. 
fu scritto da Marx a dician-
no\e anni. quando era studen-
te di scienze giuridiche (non-
che di filosofia e storia): e fu 
inviato al padre Hirschel co
me regalo per il compleanno. 

Difficile, tuttavia, d andare 
oltre questi dati biografici ed 
offrire una compiuta descri-
zione del romanzo. 

Come appare dallo stesso 
titolo scelto da Marx, infat
ti, 1'opera d concepita come 
c appunti > per un romanzo. 
o romanzo in forma di ap
punti: il suo carattere e dun
que volutamente frammenta-
rio. tanto che il Ltbro primo 
inizia col Capitolo 10. E' evi-
dente tuttavia che Marx m-
tende questa apparente eser
citazione di tipo sperimentale. 
come uno sirumento di criti
ca alia reazione prussiana ed 
all'ambiente piccolo-borghese 
della capitale tcdesca. Ed 6 
evidente che nel romanzo si 

La cultura 

sovielica 
a cinquanfanni 

dairOHobre 
• A che punto sono let
teratura, arte, cinema e 
teatro nell'URSS? 

• A che punto e la scuola 
sovietica? 

• Qual e II rapporto fra 
cultura e rivoluzione? 

Sulle pagine cultural!, a 
partire dalla prossima 
settimana. una serie di 
articob scntti da spe-
cialisti ccrchera di dare 
una prima nsposta a 
queste domandc. 

Oa martedi: 

LA SCUOLA DELLA 
RIVOLUZIONE 
dl GIORGIO BINI 

possono trovare le prime allu-
sioni politiche del gio vane fi-
losofo alle lotte dei democra
tic! e dei liberal: tedeschi. al 
cui fianco si era schierato. 

In queste condizioni, un 
riassunto e praticamente im-
possibile: dal primo (o deci-
mo?) capitolo sui rapporti 
tra Scorpion. Felix e la cuo-
ca Greta; a quelli dedicati 
al cane Bonifacio (al quale e 
dedicato il « capitolo 36 > che 
di seguito pubblichiamo), si 
proccde per apparenti salti 
Iogici, analogie, riferimenU 
grotteschi. 

E' evidente tuttavia che, 
dopo I'eccezionale novita di 
questa prima scoperta e pub-
blicazione. su Scorpion e Felix 
si dovra tornare a parlare e 
discutere. 

CAPITOLO 36 
Erano seduti a ta\ola, Mer-

tcn a capotavola, alia sua de-
stra Scorpion, alia sua sini
stra Felix, il primo lavorante 
piu lontano, cosi che rimase un 
certo vuoto tra il principe e 
la plebe; i membri del corpo 
statale di c Merten >. di ordine 
inferiore. comunemente chia-
mati lavoranti. 

II vuoto che non doveva es
sere eolmato da nessun essere 
umano. non era occupato dal
lo spirito di Banco ma dal ca
ne di Merten che tutti i giorni 
doveva dire la preghiera pri
ma dei pasti. poiche c Mer
ten >. che aveva compiuto stu-
di umanistici. affermava che 
il suo Bonifacio, cosl si chia-
mava il cane, era tutt'uno con 
San Bonifacio, rapostolo dei 
tedeschi, rifcrendosi a un bra-

, no nel quale egli affenna di 

essere un cane abbaiante (ve-
dasi epist. 105. pag. 145, Ed. 
Seraria). Percio aveva un'ado-
razione superstiziosa per que
sto cane, il cui posto era mol
to piii elegante degli altri; una 
morbida coperta rosso car-
minio del piu fino cashemir. 
imbottita come un ricco sofa. 
sollevato da molle artistica-
mente collegate tra di loro. 
tale era la poltrona del suo Bo
nifacio. nappe di seta pende-
vano da essa e appena la se-
duta era tolta veniva portata 
in un angolo solitario di una 
alcova un po' isolata. che 
sembra essere la stessa de-
scritta da Boileau nella sua 
c patrie» come tempio di ri-
poso del prevosto. 

Bonifacio non era al suo po
sto. che formava un vuoto, e 
le gote di Merten si scolori-
rono. € Dove sta Bonifacio? > 
gridd col cuore profondamen 
te angosciato. e tutta la tavo 
lata comincio ad agitarsi. «Do 
ve sta Bonifacio? > torno a 
domandare Merten; come sus-
sulto spaventato. come trema-
va ogni membro del suo cor
po, come gli si drizzarono i 
capelli, quando udi che Boni
facio era assc-nte. 

Tutti si alzarono di scatto 
per cercarlo. lui stesso sem-
brava privo della sua solita 
tranquillita d'animo, suono. 
Greta comparve, il suo cuore 
presagiva qualcosa di male. 
credeva.. 

c Ehi, Greta, dove sta Bo
nifacio? > e lei torno visibil-
mente tranquilla. Merten urt6 
con le braccia la Iampada, co
sl che roscurita ricoprl tutti, 
sopraggiunse una notte pregna 
di disgrazie e foriera di tern-
porale. 

Voznesenskij 

generazione ptu gio-

Karl Marx • sua figlia Janny nal 1M7. 

Evluscenko 

ma generazione di Junost! 
Da Evtuscenko, da Vozne
senskij dalla Achmadulina. 
dalla Kazakova, tutti poeti 
giovani e tutti ricercatori di 
nuove strade >. 

E la 
vane? 

« Difficile dirlo. Non ci so 
no due poeti uguaii, se no 
non sarebbero poeti. Fra i 
piii giovani e'e Fasy Iskan-
dcr, mnlto bravo e anche mol
to giovane. nel Kazachistan 
e'e un altro giovane autore 
molto bravo. Suleimcnov. C'e 
infine una poetessa molto fa-
mosa. Novella Matvejeva; e 
molto famosa perche con i 
suoi versi si sono fatte mol-
te canzoni, anche i miei fi
gli, a casa, se le sono rac-
colte col magnetofono. Infine 
c'e Tamara Jermundskaja. 
E' tutta gente molto diversa 
dalla generazione di Evtu
scenko. ma ciascuno ha una 
voce molto valida >. 

E il 50' della rivoluzione 
pone dei problemi a questi 
pneti. ne influenza la pro-
duzione? 

€ Fare della poesia d'occa
sione sarebbe artificiale: pe
ro appaiono ora. nel clima 
creato dalle celebrazioni. mol-
ti versi a carattere filosofi-
co. ripensamenti sull'uomo e 
sul suo tempo; un grande te
nia e la comparazione. il raf-
fronto della gioventii con i 
nonni e con i genitori >. c Ogni 
generazione ha qualcosa di 
proprio — aggiunge Polevoi 
— non e vero? Se un a I 
bero non si sviluppa. secca: 
mio figlio per esempio non 
si pud certo dire che mi so-
migli. Se ci somigliassimo 
tutti. del rcsto. ci annoie-
remmo ». 

Si, ma in cosa consistono 
in particolare queste diffe-
renze? 

< Beh, io per esempio ho 
mangiato molto marxismo in 
pillole, molte citazioni. Cono 
scevo tutti gli errori. che so. 
di Cartesio. ma. al fondo. non 
ne conoscevo le idee. I nostri 
figli considerano che non va 
bene inghiottire pillole. che 
bisogna lecgere e conoscere 
II mio. per esempio. ha in-
eominciato da Platone ed d 
arrivato al marxismo. cosi 
ragiona con la sua testa e 
puo rispondere ad ogni que
stione. Insomma per le nuove 
generazioni il marxismo non 
e una religione. come era per 
noi. ma un mezzo per cono
scere la vita. La nostra gio
ventii ora. proprio con l'aiu-
to del marxismo si e fatto 
un orizzonte piu largo e ca
pita che gli studenti di ma 
terie umanistiche mettano in 
sccondo piano la filosofia 
mentre i tecnici. gli " scien-
tifici" mettano la filosofia 
in primo piano per superare 
le ristrettezze della loro spe-
cializzazione >. 

Questo mi ricorda una 
lunga discussione di massa 
sorta qualche anno Ja in 
Vrss intorno ad un com-

mento di llja Ehrenburg al
ia lettera di una ragazza, 
una discussione die ha 
riempito le pagine dei gior-
nali sovietici e che e passata 
alia storia come il dibattito 
(e la incomprensione) fra i 
fisici c i lirici: fio('' fra i 
tecnici che suonavano le cam-
pane a morto per l'arte e le 
\ anime belle » che giravano 
con Majakovsku (o lilok, o 
Essenin. o Pasternak, o solo 
Pusckin. ecc. ecc.) nella bor-
setta o nella cartella. E' 
forse ancora attuale questa 
discussione? 

Non mi rendo ben conto del 
motivo. ma la conversazione 
si fa difficile anche se c im-
mersa sempre nella calda 
atmosfera della ospitalitd 
russa. 

Polevoi non vuole entrare 
nel merito ma riafferma una 
questione di * metodo »: « ab 
biamo molte discussioni e 
questo e bene, esprime uno 
sviluppo; la tranquillita e 
solo dei funerali. Che ci si 
scontri nei dibattiti e sulle 
colonne delle riviste e bene: 
cosi era. cosi e c cosi sara ». 
Quando pero veniamo ai casi 
conrreti — la lettera di Sol-
zenitzin al congrcsso degli 
scrittori. per esempio o i casi 
della letteratura che difficil-
mente riesce a trovare la via 
delle stampe — non si puo 
dire che le nostre posizioni 
coincidano. Ma che impnrta? 
«Che ci si scontri e bene: 
cosi era. cosi e e cosi sara >. 

Resta interessante che a 
proposito della gioventu e in 
particolare su quella specie 
di scambio delle parti fra 
c scientifici » e sfitdenfi dclle 
materie letterarie I'opinione 
di Polevoi cnincida sostan-
zialmente .con .quella che 
qualche gib'rnb' dopo'mi do
veva esprimere propria llja 
Ehrenburg in un incontro che 
i probabilmente Vultimo che 
lo scrittore ha avuto con un 
giornalista straniero prima 
che il male lo vincesse. 

Sprofondato nella sua pol
trona, pallido e visibilmente 
stanco ma subito impegnato 
nell'affrontare la questione 
che gli avevo posto c. in ge
nerate. nel tracciare un qua-
dro della situazione della gio
ventu, egli mi affermo anche 
piu ncttamente il primato del
ta gioventu «scicntifica i e 
in particolare di quella gran
de schiera oggi impegnata 
— suU'esempio di alcuni vec-
chi scienziati di avanguardia 
che stanno profondendo tutte 
le loro energie nelle trasfor-
mazioni economiche e nella 
realizzazione dei giganteschi 
piani di industrializzazione 
della Siberia — a realizzare 
un halzo in avanti nella eco-
nomia sovietica. 

€ I fisici matematici — dis-
se Ehrenburg — sono oggi 
quello che cinquanfanni fa 
frano i filosofi. E' superato 
dunque il problema delle due 
culture in contrasto. proble 
ma che del resto risentivn 
molto del momento politico 
nel quale veniva alia luce e 
si dibatteva: la affermazione. 
allora. del primato della 
scien7a era una affermazione 
polemica. un atto di fede in 
una linea di sviluppo. Se si 
bada bene oggi gli scienziati 
sono — in generale — in 
prima linea anche neH'inte-
resse e nella propaganda per 
Parte. Si deve. per fare un 
solo esempio. ai fisici mate
matici un primo dibattito sul 
noeta Mandelstam; d'altra 
parte non si pud certo ne-
gare una loro precisa pre-
senza in tutti i dibattiti po
litici ». 

Dunque la storia va rapida-
mente avanti e ne avremo 
ancora una prova analizzan-
do — lo faremo, dati alia 
mano, in un altro articolo — 
due indagini sociologiche rea-
lizzate a Leningrado proprio 
sul tema degli orientamenti 
della gioventu a cinqvanta 
anni dalla rivoluzione socia 
Usta. «Sai. la redazione di 
Junost e fatta di giovani. ma 
io sono vecchio. lo vedi — 
mi aveva sottolineato Polevoi 
un po' scherzando e un po' 
sul serio — sono come una 
nonna invitata a una riunione 
di studenti: la nonna si inte-
ressa alia TV e i giovani 
fanno quello che vogliono; 
tuttavia. insomma, c'e la 
nonna e i genitori sono tran-
quilli >. 

La ceritd i che questa con
versazione con un * nonno > 
— e poi quella col compianto 
Ehrenburg — mi pone gia al
cuni temi — e mi dara delle 
risposte — che gl'incontri com 
i komsomoltzi, con i «nipo
ti della rivoluzione >, mi per-
metteranno di verificart, 

Aldo De Utm 


