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SVIZZERA 

PERCHE 
AVANZANO 
ICOMUNISTI 

II Parti to del Lavoro migliora del 35,2 

per cento - Forte affermazione a Ginevra 

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

«NIPOTI DELL A RIVOLUZIONE; 

I RISULTATI SARANNO 
RESI NOTI 

FRA DUE MESI 

. 

Le elezioni sviz/ere del 
29 ottobrc (con la conquista, 
da parte del Partito del La
voro, di un quinto seggio — 
i deputati sono complessiva-
mente duecento — che gli 
permettera, ormai, di costi-
tuire un gruppo parlamenta-
re e di far parte delle Com
mission!) hanno avuto, nella 
Confedcrazione, uno strasci-
co di comment! e di polemi-
chc che prcsentano indubbi 
motivi di interesse. Elementi 
caratterizzanti di queste ele-
zioni, secondo tutti gli osser-
vatori, sono stati 1'avanzata 
dell'Alleanza degli indipen-
denti (che ha strappato voti 
a tutti i grandi pnrtiti) c del 
Partito del Lavoro, che ha 
complessivamente migliorato 
le proprie posizioni del 35,2 
per cento. Quali sono state 
le ragioni di questo successo 
comunista? A questo tenia 
la Neue Ziircher Zeitung, il 
piti importante giornale sviz-
zero, ha dedicato il 4 novem-
bre un lungo articolo, in tu> 
sostiene, innnanzitutto. che 
« interpreters questi succes-
si solo come un casuale e 
contingente spostamento del 
pendolo a sinistra condur-
rebbe sicuramente lontani 
dalla verita ». 

Le cause sono piu profon-
de, perche altrimenti non si 
riuscirebbe a comprendere 
l'affermazione del Partito 
del Lavoro come primo par
tito a Ginevra o la moltipli-
cazione dei suoi voti in tutta 
una serie di important! loca
lity. Fatto 6 che i comunisti 
hanno « saputo agire in mo-
do consegitente », coglicndo 
i sentimenti di quel notevole 
numero di svizzeri di lingua 
francese o del Ticino i quali 
vedono nello sviluppo disu-
mano di una societi superin-
dustrializzata e automatizza-
ta Paffermarsi, ncl capitali-
smo, di forze che riducono 
l'uomo a parti meccaniche di 
una grande macchina anoni-
ma. 

Non a caso — e ancora la 
Ziircher Zeitung ad osser-
varlo — solo i comunisti 
hanno aftrontato temi mo
dern i come quelli dell'inqui-
namento delle acque o del-
lo smog che sofToca le gran
di citta, e non a caso il quin
to eletto del Partito del La
voro e un medico indipen-
dente di Le Chaux-de-Fonds, 
il dott. Jean-Pierre Dubois, 
che ha consacrato tutte le 
sue ricerche ai problemi 
della medicina del lavoro. 
« Non si pud neppure igno-
rare che i comunisti hanno 
dato prova nella campagna 
elettorale di una notevole 
jorza d'urto intellettuale», 
affermandosi in tutti i dibat-
titi televisivi come i migliori 
conoscitori dei problemi con-
creti che appassionano 1'opi-
nionc pubblica e i Iavoratori. 
Si tratta di uomini che < in 
generate conoscono alia per-
fezione le situazioni locali e 
che approfondiscono con un 
duro lavoro i singoli proble
mi: essi non segnalano sol-
tanto le insufficienze locali, 
ma contribuiscono non di 
rado. con il loro lavoro, ad 
eliminarle ». 

C'e poi una ragione piu 
generate, di ordine politico, 
la quale si aggiunge all'in-
fluenza esercitata dai succcs-
ai ottenuti in Francia dalla 
politica di unita delle sini-
•tre. Que.sta ragione e il Viet
nam: «probabtlmente l'c-
strema sinistra — scrive an
cora il quotidiano conserva-
tore di Zurigo — e stata 
javorita in modo notevole da 
determinati riflessi della 
guerra nel Vietnam, che sol-
leva largamente emozioni 
antiamericane quando non 
si tratta, addirittura, di sim-
patte per VUntone Sovietica 
come "potenza dt pace" », e 
solleva, piu in genera le, una 
crisi di coscienza « morale 

• e umana » e un « alto d'ac-
cusa contro VOccidente ». 

A conclusioni analoghe 
pervengono anche tutti gli 
altri organi di stampa, a co-
minciare dall'au tore vole set-
Umanale conservatore Die 
Weltwoche il quale osserva 
che «i l dominio dei grandi 
partiti con la loro tendenza 
al compromesso e la concor-
danza tra ordine costituito e 
mancanza di alternative, se 
non hanno condotto a un 
"terremoto politico" hanno 
perd condotto a tin riflusso 
di voti verso i partiti non le-

' gati al governo, e questo in 
una proporzione senfaltro 
notevole per le condizioni 
svizzere. Se si potevano ca-
ratterizzare le elezioni del 

• 1963 come le "elezioni della 

stabilitii", le elcztom del '67 
devono essere senz'altro de
finite le "elezioni dell'tnizio 
del movimento" ». E', in so-
stauza, quel che rileva anche 
la Neue Derner Zeitung, al-
lorchc scrive che da queste 
elezioni e eniersa l'esigenza 
di « piu opposizione ». Cosi 
come e emerso chiaramente, 
secondo le parole del Bund 
di Berna, che il partito so-
cialdemocratico «ha perso 
profilo, e quindi interesse e 
ftducia », per essersi limita-
to a una gestione del potere 
che ignorava quelli che sono 
oggi i problemi essenziali 
della societa svizzera. Di qui 
il travaso di voti dai social-
democratici ai comunisti, 
che su quesli problemi han
no incentrato, con successo, 
la loro campagna elettorale. 

« Alia vigilia del voto — 
osserva su Voix Ouvriere il 
compagno Jean Vincente — 
si e dovuto finire con I'am-
mettere il deplorevole e col-
pevole ritardo di cui soffre 
la Svizzera in tanti settori. 
Questo ritardo bisognera ri-
cuperarlo, colmarlo, assicu-
rando I'esecuzione di compi-
ti essenziali in quel che ri-
guarda la struttnra generate 
del paese, I'tstruzione pub
blica, la ricerca scientifica, 
gli alloggi, le assicurazioni 
sociali. Bisognera assicurare 
I'esecuzione di tutti questi 
compiti contemporaneamen-
te, prendendo il denaro dove 
questo si trova, lottando con 
fermezza per la democratiz-
zazione del sistema fiscale e 
facendo infine pagare il do
vuto a tutti i milionari che 
sono stati scandalosamente 
risparmiati per tanto tempo. 
Si porranno anche i gravi 
problemi della integrazione 
cosiddetta "europea", della 
adesione della Svizzera al-
I'ONU, e molti altri proble
mi ancora >. 

Su questi temi i comunisti 
svizzeri concentreranno ora 
la loro iniziativa, in questa 
« fase di movimento » aper-
tasi nella politica elvetica 
con i risultati delle elezioni 
del 29 ottobre. Quel che mag-
giormente emerge, da questi 
risultati, e comunque il fatto 
che anche in Svizzera si fa 
valere adesso la tendenza di 
un'avanzata comunista, gia 
venuta in luce, come tratto 
generale, in tutte le recenti 
elezioni nei diversi paesi del-
l'Europa occidentale. 

Sergio Segre 

Una inchiesta inedita sulla 
gioventu di Leningrado 

Fra la folia della capitale della Rivoluzione — II '17 e la guerra antifascista in due impressionanti documentari — Intervista 
col sociologo professor Lisovsky — II desiderio delPeducazione e altri obiettivi della gioventu nella eloquenza delle cifre 

UN DIPINTO DI RENATO GUTTUSO 

sacrificio di «Clie» 
, . . » v * '• " ""<«,/J" •»**-fc*«t»*'**»o*-i"'"'»** ,*v -

E' passalo un mese da quando un'agen-
zia di stampa diffuse la notizia che Ernesto 
Che Guevara, II glorioso capo rivoluzio-
nario dell America Latina, era caduto in 
combattimento (in realta, come si seppe 
in seguito, vilmenfe assassinato dopo es
se re stato catturato ferito dai fascist! bo-
liviani con I'aiuto di c truppe special!» 

americane). La dolorosa conferma della 
morle fu data da Fidel Castro all'Avana 
nelia notte fra il 15 e il 16 ottobre. Al 
sacrificio del «Che a Renato Guttuso ha 
dedicato questo dipinto: < Ernesto Che Gue
vara (1967) >, eseguito nei glorni Immedia-
tamente successivi alia notizia della mor-

te. E" evidente la suggestione che, dai 
punto di vista dell'immagine, ha avuto 
su Guttuso la fotografia di Guevara ucciso, 
diffusa dalla stampa in tutto il mondo. 
Nel quadro di Guttuso la testa di Che e 
tronca come quella del Battista, secondo 
una tradizione iconograftca fatta propria 
da tutti i pittori, compreso il Caravaggio. 

Dal nostro inviato 
DI R1TORNO DA MOSCA. 

novembre. 
K' quasi mezzanolte e sem-

bra che il sole sia append 
tramontato, Varia ne e anco
ra chiara; sembra che ancora 
ti siano davanti le ore della 
sera, ancora cose da fare, ge-
sti. incontri. 

Forse ho visto troppa gente 
in questi ultimi due giorni. non 
gente che abbia un name, un 
distintivo, ma la folia im-
pressionante di Leningrado. 
E non solo la folia di oggi — 
le ragazze. i marinai con la 
stella rossa. le vecchie sedute 
suite panchine con una siga-
retta fra le labbra — la folia 
che in queste lunghissime sere 
esce a fiotti dai giardini di 
Kirov, dai teatri, dai bar e 
prende d'assalto i trams e 
riempie di voci I'alta e chiara 
notte; anche altra folia, di al-
tro tempo. 

Dico di quando la vecchia 
che ora e seduta su quella 
panchina era ancora una bim-
ba infagottata di stracci e os-
servava curiosa Lenin parlare 
nelle piazze (e nasceva alln-
ra, in una ribollente e scono-
sciuta alchimia, la dittatura 
del proletarinto); e ancora, la 
folia di quando quella vecchia 
daali occhi chiari_ a punta di 
spillo. era gia una donna ma-
tura e sfondava le strode col 
piccone per fame ricoveri e 
trincee o trascinava sul ghiac-
cio. su uno slittino, la bara di 
sua figlia. di una sua ricina, 
di qualche mortn di fame du
rante I'assedio tedesco. 

Troppe cote in poche ore. 
troppi contrasti. 

Jen" sera, in un cinemetto 
ricavato da una vecchia casa 
— e certo gia e'era questo 
cortile quando Nicola 11 sc-
deva ancora sulla sua poltro-
na imperiale, all'Ermitage — 
ho visto uno splendido docu
mentary sulla vita del poeta 
Essenin: un docttmentario non 
solo sul «personaggio » Esse
nin ma. soprattutto. sulla bu-
fera che to ha travcAto. sugli 
anni rivoluzionari ponfi di 
passione ideologica. di sanque 
e di vita. Accanto a questo 
dncumentario. a questa istan-
tanea convincente di Pietro-
grado riroluzionaria. giro la 
pagina delle foto e ponqo un 
altro documentario visto al 
museo di Lenin: ali anni, le 
nott't bianche della seconda 
guerra mondiale. i morti per 

VALLE PADANA: dove fiorisce la rendita parassitaria muore la civilta 

NELLA CASCINA DEL MARCHESE-AGRARIO 
IBIMBIVANNO A LETTO CON GLI SCORPION! 

Incredibili condizioni di vita in quella che viene considerata la terra piu ricca dltalia - Contano di piu le bestie che gli uomini 

CREMONA, norembre 
Corriamo velocemente sul 

lungo rettifilo che da Cremo
na porta verso Mantova. Un 
monotono, interminabile na-
stro d'asfalto tracciato in 
mezzo a campagne che si per-
dono a vista d'occhio. I ca-
scinali sono radi e decrepiti. 
E' piu bella la terra, non c'fe 
dubbio; una terra prodiga di 
frutti, la migliore che ci sia. 
Tutta questa immensa distesa 
da un senso di liberta, Ep-
pure questa vasta pianura e 
ancora prigioniera di rappor-
ti semifeudali. Le isole di 
vita che si intrawedono dalla 
strada sono centri medioeva 
li. La cascina nella Padana 
e una testimomanza di una 
epoca antica che, purtroppo, 
fa ancora cronaca. Non ci so
no senna, la luce e una re
cent issima conquista. i pavi-
menti spesso sono in terra 
battuta. Spesso le stalle sono 
piu decenti delle abitazioni. 

E' qui, a due passi da Cre
mona, che sorge la «Santa 
Marias detta degli scorpioni, 
una cascina nella quale i bam
bini alia sera non vogliono 
andare a letto perche hanno 
paura appunto degli scorpio
ni che piu di una volta si 
sono ritrovati addosso, sotto 
le coperte. E il padrone, un 
marchese (1'agraria cremone-
se si fregia volentieri di tito-
li nobiliari) e lo stesso che 
ha rifiutato un milione e mez
zo di lire per una manza gra
vida. Chi se ne intende sa che 
e una follia. Per il marchese 
contano di piu le bestie che 
ha nella stalls, che i bambini 
del suoi salariati. 

Questa e la cascina cremo-
nese, sulla quale per anni 
gli agrari hanno fondato le 
loro fortune sfruttando in 
maniera inumana masse di 
braccianti e di salariati che 
ora non ci sono piu. L'emi 
grazione ha fatto il vuoto. Ci 
sono ancora le grandi aziende 
ma attorno ad esse c'e una 
miriade di piccole e medie 
aziende contadine. Anche Cre
mona, provincia tradizional-
mente bracciantile, si e tra-
sformata. Da una parte 18.000 
braccianti e salariati che con-
tinuano a diminuire di nu
mero. daU'altra 36 mila con-
tadini: coltivaton diretti. af-
fittuan, piccoli proprietari. 

II rapporto e di uno a due. 
Insieme costituiscono una 
massa di Iavoratori agncoli 
importante per reconomia cre-
monese. che dall*agricoltura 
trae ancora la maggior parte 
dei suoi proventi. 

L'azienda capitalistica che 
qui a Cremona pub essere 
degnamente rappresentata dal
la • S. Afaria degli scorpioni > 
ha fallito il suo compito. Lo 
ha fallito sotto tutti i profili, 
persino sotto quello produtti-
vistico. La vocazione zootecni-
ca della Valle Padana e ri-
masta una vocazione dell'a-
zienda contadiai: fosse stato 
per gli agrari il gia pesante 
deficit della nostra bilancia 
alimentare avrebbe raggiunto 
livelli disastrosi, fallimentari. 

Per fortuna ci sono i con-
tadini, la loro passione per I 
campi, il loro attaccamento 
alia terra. 

Gli esempi non mancano. 
A due passi dalla «S. Uarta 

degti scorpioni» abbiamo tro-
vato un mezzadro, uno degli 
ultimi mezzadri cremonesi. 
Lavora su 180 pertiche, un'al-
tra quarantina sono in affitto, 
un affitto agevolato ma peri-
coloso per via di una cabina 
elettrica dell'alta tensione. 
piantata nel bel mezzo. Vor-
rebbe comperare la terra sul
la quale lavora ma non pud: 
la padrona recentemente ha 
snobbato un'offerta di 40 mi-
lioni, quasi 200 mila lire la 
pertica. Eppure il valore rea-
!e di quel terreno non do-
vrebbe superare le 120 mila 
lire: a quota 200 l*ha portato 
la legge sui mutui quaranten-
nali. quella stessa legge che 
avrebbe dovuto aiutare il 
mezzadro a diventare padrone 
della terra. Piuttosto che con-
tinuare a spartire con la pa
drona, sarebbe disposto a 
prendere anche un pezzo di 
terra in affitto ma nessuno 
gliela da: nella veste di col-
tivatore diretto non e bene 
accetto. II proprietario ter-
riero teme di non liberals! 
piii di lui. E cosi continua a 
spartire con la padrona. L'an-
no scorso hanno fatto tre mi-
lioni circa a testa. « Tre milio-
ni dai quali devo detrarre — 
dice — il salario del berga-
mino che sono cost ret to ad 
assumere. Mi restano cosi 
1 milione e 700 mila lire. A 
tanto ammonta la remunera-
zione del inio lavoro, di quel
lo di mia moglie e di mio 
padre. Ho fatto dei conti e 
posso dire tranquillamente 
che tutti e tre messl insieme 
Iavoriamo venti ore e mezzo 
ai giorno e per 365 giorni. 

Sarebbe necessaria una mac-
china ma la padrona non ci 
sente da quest'orecchio. Quin
di dobbiamo sgobbare in tre 
e qualcuno anche a gratis». 

La padrona. Anche lei ha 
preso i suoi tre milioni di li
re che al massimo si saranno 
ridotti a due e mezzo calco-
Iando le tasse e qualche co-
sa d'altro. Due milioni e mez
zo senza far niente non sono 
poi da buttar via. Se l'aves-
se data in affitto quella ter
ra non le avrebbe reso tanto 
in un anno. I rischi sono tutti 
del mezzadro e cosi i doveri. 
La padrona. invece. di rischi 
e di doven non ne ha. Ecco 
l'assurdo. 

Ma l'agncoltura cremonese 
e piena di queste assurdita 
La superficie agraria e di 
153 mila ettari. Su di essa la 
vora il 28,8 per cento della po-
polazione attiva. Poi vanno 
considerati anche coloro che 
sono occupati neirindustria di 
trasformazione dei prodotti a-
gricoU: Negroni per i salumi; 
Galbani, Locatelli, Devizzi per 
i formaggi; Auricchio per 1 
provoloni; De Rica per i pi-
selli; l*Eridania con lo zucche-
rificio di Casalmaggiore, e le 
diverse latterie sociali che su-
perano la quindicina. 

Centocinquantadnquemila 
ettori di terra, Oltre il 63 per 
cento e in affitto (97.348 etta 
ri per la precisione); 14^10 le 
aziende, di cui il 73 per cen
to, vale a dire la stragrande 
maggioranza, lavora soltanto 
il 20 per cento della terra. 
Terra sufficiente soltanto per 
dare foraggio alia stalla. La 
vocazione zootecnica dell'agri-

coltura cremonese e contadi-
na, soltanto contadina. Una 
vocazione che tradotta in ci
fre dice che i tre quarti della 
produzione lorda vendibile 
che si aggira attorno ai 63 mi-
liardi, sono dati dai prodotti 
zootecnici. 

Ma ormai non siamo piii so
li nel dire queste cose, nel de-
nundare questa situazione. Le 
idee che per anni i comunisti 
hanno predicato anche da 
queste parti, hanno fatto brec
cia nelle stesse file della Bo-
nomiana. 

a L'affittanza agraria condi-
ziona la possibihta di svilup
po delle aziende comprimen 
do la volonta ed il coraggio 
di tanta parte dei nostri im 
prenditori... il permanere di 
una arcaica regolamentazione 
del rapporto di affitto. che nel 
Cremonese tipicizza la gestio
ne agraria. costituisce elemen 
to esiziale al progresso. Le in-
dicaziom del piano quinquen-
nale, che ribadiscono la volon
ta del governo di favorire il 
traferimento della proprieta 
a coloro che, con diretto impe-
gno professionale ed apporto 
di lavoro e capitale, intendo-
no esercitare l'attivita agrico-
la si da giungere alia identifi-
cazione tra proprietario ed 
imprenditore, portano a rea 
lizzare quella che, a nostro av-
viso. rappresenta la soluzione 
ideale del problema. E' owio 
pert) che nell'attesa che tali 
mdicazioni rd tramutino in 
realta, si rende indispensabi-
le una revisione in senso mo-
derno della regolamentazione 
del rapporto di affitto cosi co-

1 me esplicitata nei vigenti ca-

pitolati. revisione possibile In 
sede pro\nncia!e ove non man-
chi la buona volonta delle par
ti ». 

Sono parole del presidente 
della Coldiretti cremonese, o-
norevole Zanotti. Parole an
che interessanti ma che non 
sono state seguite da fatti al-
trettanto interessanti. Non e 
forse vero che proprio con 
1'assenso della Coldiretti sono 
stati aumentati di recente i 
canoni di affitto? 

E' giur.:o il momento delle 
scelte. La ensi che attualmen-
te attanaglia ragricoltura cre
monese in particolare, richie-
de una precisa volonta politica 
e non le solite manovre dila-
zionatnci. Per queste ormai 
non c'e piii spazio. Se si vuo-
le fare 1'interesse della azien-
da contadina, se si vuole rea-
hzzare l'obbiettivo della tden-
ttficazione della impresa con 
la propneta della terra, se in 
una parola si vuole veramente 
dare la terra a chi la lavora e 
la sa fare fruttare, allora non 
e piii possibile rinviare il di-
scorso sulle riforme delle 
strutture agrarie che in queste 
campagne mortificano tante 
intelligenze e tante capacita 
imprenditoriali. 

Le riforme sono necessarte 
perche solo con le riforme po-
tranno sparire gli scorpioni 
della «S. Maria» e il mezza
dro che gli sta vidno potra 
avere la terra che sogna. E 
non per uno sfizio personale, 
ma per fare 1'interesse della 
collettivita. 

Romano Bonifacci 

le strade sotto i calcinacci, 
i morti per il freddo e per la 
fame, la disperata solitudme 
di chi si trascina sulla terra 
ghiacciata. le mani operate 
che riottengono un fucile, co
me nel '17, quando sulla citta 
avanzava Komilov. 

Fra un documentario e Val
tro passo per una strada. r>i-
cino a una scritta stampiglia-
ta sul calcinaccio e oramai 
sbiadita: e un invito ai citta-
dini a cambiare marciapiede 
perche questo e piii esposto 
dell'altro al cannoneggiamen-
to dei tedeschi. Ma chi vede 
piii questa scritta? La citta 
respinge un destinn di museo 
— c sia pure di museo della 
riroluzione e della guerra — ; 
e una citta piena di rita. fret-
tolasa di giungere al suo fu-
turo. quale che sia. 

Statistiche 
significative 

Per comprenderla. per com-
prenderne la gioventu, per non 
cadere nell'errore di genera-
lizzare una vicenda n un in-
contro occasionali. e meplio 
volgersi alle cifre. alle stati
stiche: mi aiuta. per questo, 
il giovane professore Vladimir 
Lisovskji del laboratorio di ri
cerche socinlogiche e dell'uni-
versita di Leningrado. 

Conoscevn per fama questo 
laboratorio e soprattutto i la-
vori del suo fondatore. il pro
fessor Karcev. ma il tempo ha 
germinato altre forze, altri 
gruppi. Un assistente di Kar
cev, Vladimir Jardav. ha for-
mato un suo gruppo di lavoro 
per occuparsi di ricerche sul
la condizione ooeraia; Vladi
mir Lisovskg e stato mem-
bro. appunto, di questo grup
po e poi, a sua volta, ha di
retto una ricerca sul tempo 
libero e sulle aspirazioni del
la gioventu. 

E' venuto da me con le sue 
statistiche e me ne ha offerto 
i dati essenziali (solo fra tre 
mesi questa ricerca sara resa 
nota in URSS. pubblicata in 
volume). A mia volta scelgo 
per il lettore gli elementi chia-
rificatori tralasciando tutte 
quelle informazioni. numeri e 
percentuali che documentano 
soprattutto la serieta del la
voro. 

Si tratta di due indagini pa-
rallele, Vuna condotta nel 
'63'64 e Valtra nel '66: fra 
le due inchieste corre un pe-
riodo breve, ma denso di av-
venimenti politici (la sostitu-
zione di Krusciov, lo scissio-
nismo cinese) che si riflettono 
sugli orientamenti giovanili. 
Sell'una e nell'altra inchiesta 
le risposte sono state date so
prattutto da operai. ma non 
mancano i tecnici, j funziona-
ri, gli studenti, gli impiegali; 
in maggioranza assoluta sono 
i komsomol, dai 5 al 7Co j co
munisti. il 3l^> i senza-partito. 

Avete dei piani per il futu-
ro? Questa e la prima doman-
da e notiamo che mentre nel 
corso della prima inchiesta ri-
spondono si solo il 7l°e degli 
interroqati. la percentuale sa
le poi al 99,7c"c 

La seconda domanda riguar-
da la specificazione di que
sti piani o, meglio, le condizio
ni che I'interrogato ritiene in-
dispensabili per sentirsene 
soddisfatto (c per essere feli-
ce >); si noti che ciascuno po-
teva scegliere anche piu di 
una formulazione. 

Ed ecco le risposte raccolte 
con la prima inchiesta: 
76,6^c poter fare il lavoro pre

fer \to; 
71,4c'c amare ed essere amato; 
SSfc essere ben censiderato 

dagli altri; 
51 °x avere uno scopo nella 

vita; 
48,8*1 essere utile agli altri; 
36,6^i avere una casa propria; 
29.5S« avere danaro. 

E nella seconda inchiesta: 
60,6% poter fare il lavoro pre-

ferito; 
59.7Te finire gli studi superio-

ri per poter ottenere il 
lavoro preferito; 

57^% visitare i paesi stra-
nieri; 

54J9^i ottenere un maggiore 
benessere; 

42.7^) aumentare la propria 
qualijica; 

433'% avere amici Jedeli; 
41,8% educare bene i figli; 

4t,5'"c incontrare Vamore; 
32 c'o crearsi una famigha; 
3l,4r'c comprare un'auto; 
lS,4rh partire per le « costru-

zioni della giovcntii » in 
Oriente. 

Terza domanda: sicte sicu-
ro di raggiungere i \ostrl 
obiettivi? 

Nel corso della prima in
chiesta hanno risposto si (1 
52,6CP degli interroqati mentre 
nella seconda la percentuale 
c salita al 63.2r'c. Al contrario. 
mentre la prima volta gli in-
certi erano il 3l.3''v, la secon
da volta essi sono solo I'll.9'^ 
e aumenta invece di malto 
(dai 2.-1 al lfifi'c) \\ numero 
degli interroqati die rispondo-
no nettamente di no, di non 
esserne sicur't. 

Nel corso della seconda in
chiesta si domanda anche: su 
cosa si basa la vostra sicu-
rezza (se l'avete)? 

Ed ecco le risposte: 
S8 So sulla fiducia nelle pro

prie forze; 
73.7% sulle possibilita che ci 

off re la societa; 
44 % still' appoggio degli a-

mici; 
42 % sull' appogg'w dei pa

rent i; 
17,7% sull' appoggio del pro

prio collettivo; 
13,6% sulla stabilitd della si

tuazione internazionale 
(ma oggi, nota il prof. 
Lisovsky. quest'ultima 
percentuale diminuireb-
be ancora in seguito al-
I'aggravarsi dei rapporti 
con la Cina). 

Qualche conclusione? 
Lisovsky ha tenuto a sottoli-

neare, offrendomi questi dati. 
come Velemento che piii chia
ramente se ne ricava sia 
« il desiderio dell'educazione. 
grandp risultato della rivolu
zione d'ottobre; sono le parole 
di Marx che si realizzano ora 
da noi: occorre creare condi
zioni sociali in cui ognuno che 
in se sia Raffaello possa svi-
luppare senza ostacoli le sue 
capacita. E questo desiderio 
dell'educazione assume anche 
un alto valore morale per
che non e la molla del gua-
riagno individuate che lo sol-
lecita ». 

Le possibilita 
della gioventu 
Per mia parte non posso non 

essere d'accordo. anche se 
quel 60,6% di risposte alia do
manda sulle condizioni per es
sere felice U poter fare il la
voro preferito ») sattalineann 
come non sia stato ancora pie-
namente raggiunto Vobicttivo 
delineato da Marx: tuttaria 
non c'e paese dove la selezio-
ne dei migliori e Yeducazionc 
di massa siano cosi curate, of-
frendo al giovane possibilita 
che in regime capitatistico /o-
no di una piccolo minoranza 
o seguono le regnle distorte 
della prevalenza del danaro. 

Per altro, dopo che nel cor
so del mio viaggio ho potulo 
ennsiderare i risultati (piii edi-
ficanti che probanti) di alcune 
altre inchieste soprattutto a 
caratterp ghrnalistico. non 
posso non considerare innanzi-
tutto la serieta dell'imprexa 
del gruppo dei sociologi le-
ningradesi e quindi I'attendibi-
lita del quadro che il loro la
voro delinea: il quadro di una 
gioventu che per la sua gran 
parte esprime una moralita 
nuova. un vivo senso del col
lettivo. una marcala fiducia 
nelle proprie forze: un quadro 
inoltre niente affatto oleogra-
fico. che delinea ami contra
sti netti. aspetti positivi e ne-
gativi della rita di oggi a le
ningrado. speranze di proqren-
so e di un maggiore benex*e-
re non scerre da qualche il-
lusione (sebbene si sia le mil-
le miqlia lontano dalle condi
zioni e dalle deformaziont del
la e societa dei consumi »). 

In verita mi sembra il mi-
glior elogio per questa inchie
sta sottolineare che essa 
esprime e conferma le im-
pressioni che nascono in chi 
visita la vecchia capitale « oc
cidentale » della Russia, la 
giovane citta di Lenin, i quar-
tieri dove per la prima volta 
nella storia del mondo e lie-
vitala la rivoluzione sociali-
sta: una citta che potrebbe es
sere — ma non vuole — un 
grande. affascinante museo. 
un compendio dell'antico e del 
recente passato deWUnione 
Sovietica. 

Aldo De Jaco 
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