
Un articolo di Luigi Longo 

Un socialismo giovane 
e aperto alle idee nuove 
II movimento studentesco indice dell'attiva partecipazione alia politica delle nuove forze giova-
nili - Nessun rivolgimento nelle coscienze avviene in modo «educato» - Un voto per il socialismo 

(...) Alcunl pensano che le forme 
assunte, ultimamente, dal movimen
to studentesco, cl abblano, per co
sl dire, preso dl controplede e pos-
sano volgersi, elettoralmente, a no-
stro svantagglo. Io non sono dl 
questa oplnlone. In primo luogo, 
perche il movimento studentesco, 
pur nella sua attuale fluidlta e nel 
suo carattere ancora composlto, si 
muove in una dlrezione e con im-
pulsl non certo estranel alia nostra 
lotta e alia nostra strategia; in se-
condo luogo, perche moltl del pro-
bleml che esso pone sono destlnati 
ad assumere, nella realta del no-
stro paese, un peso ed una rile-
vanza sempre maggiori, sul piano 
sociale e sul piano politico. Non si 
pu6 non riconoscere che, oramal, 
esso costituisce una partlcolare 
componente del movimento piu ge
nerate di rlnnovamento e dl pro-
gresso che oggi trasclna tutti i ceti, 
dalla classe operaia alle varie ca
tegoric dl lavoratorl, agli artiglani, 
ai tecnici, al professionistl, 

II movimento studentesco, a no-
stro avviso, proprio per la ampiez-
za e lo slancio che ha assunto, per 
le masse che ha trascinato, per lo 
interesse che ha sollevato e solleva, 
costituisce l'indice di una piu larga 
ed attiva partecipazione di forze 
nuove e giovani alia lotta politica. 
Questo fatto da nuovo incremento 
alia lotta delle forze politicamente 
e socialmento piu avanzate, tra le 
quali, nessuno lo pu6 dubltare, il 
nostro partito occupa un posto de-
eisivo e di primo piano. Questa 
piu larga partecipazione di massa 
al dibattito ed alia lotta polittna 
rappresenta un notevole progresso 
democratlco e non pub non avvan-
taggiare quelle correnti e quel par-
tlti che, come 11 nostro, fanno del-
la democrazia e della lotta i car-
dini essenziali della loro tattica e 

della loro strategia. 
Non mi preoccupa affatto che in 

questo rlsveglio di tante e cosl en-
tusiastiche forze nuove, si manife-
stino incertezze, confusion!, contrad-
dlzionl, con punte critiche, alle vol
te, anche nel nostrl confrontl. Io 
non credo che un profondo rivolgl-
mento nelle coscienze e negll orlen-
tamenti, soprattutto di larghe mas
se di giovani, possa avvenlre in 
modo « educato » e « bene ordlna-
to». Solo illusl e burocrati posso-
no pensare In questo modo. Pro
prio perche marxisti, comunlstl, rl-
voluzionarl, noi sappiamo che pro-
fondl rivolgimentl politic! e social! 
non possono non sconvolgere sche-
mi precostltuiti, vecchle credenze, 
in una parola, rlmettere tutto in 
discusslone. 

Ma not slamo aperti alia com-
prenslone dl tutto quanto dl nuovo 
c'e nello svlluppo della sltuazlone 
itallana; noi cl guardlamo dal par-
tire dalla convinzione che solo noi 
sappiamo gia tutto e che dobbiamo 
andare al giovani solo per far loro 
la lezione. Not partlamo, invece, dal
la convinzione che dobbiamo par-
tecipare a tutti 1 dibattiti, in par-
ticolare ai dibattiti del giovani, con 
animo aperto alle loro ragioni, con 
la volonta di comprenderle, dlbat-
tendo, confrontando con loro, op-
ponendo argomento ad argomento, 
quando necessario. 

E' evidente che, oggi, tra le gio
vani generazloni, vi e una grande 
inquietudlne ed insoddisfazlone per 
la situazione italiana, e per 11 mon-
do In cul vivono. Questa inquietu
dlne e insoddisfazlone, gia di per 
se, sono un indice della gravita ed 
urgenza dei problem! che sono al-
l'ordine del giorno del paese, e sple-
gano anche resasperazlone di certe 
posizionl che vengono assunte da 
alcunl gruppl portati a negare tut

to, a rifugiarsi in un nichillsmo 
senza prospettiva che non sia la 

fiura e semplice attesa dl una pa-
ingenesl toiale, non si sa da chl 

e per che cosa provocata. 
Noi abbiamo visto per6, nel di

battiti che si sono fattl e che si 
fanno nelle scuole, nelle fabbrlche, 
tra giovani, che, ogni volta che si 
discute, le posizloni puramente pro 
testatarle e nichiliste si superano 
facilmente, sulla base della stessa 
esperienza. E' un fatto che le lotte 
e i dibattiti di questi mesi hanno 
dato luogo ad un rapldo processo 
dl maturazlone politica dl chi vi 
ha partecipato. Noi salutiamo e ci 
rallegriamo dl questo processo, a 
cul dobbiamo partecipare tutti, se 
vogllamo concretamente contribul-
re a superare il distacco che oggi 
esiste tra le nuove gnerazioni e 
quelle che le hanno precedute. 

Vi e chl vuole lnserlre in questo 
distacco tra generazloni e sul dif-
fuso malcontento per 11 modo co
me vanno le cose e per il falli-
mento e Flmpotenza dimostrati dal 
centro sinistra, il problema delle 
schede bianche, doe della tendenza 
che vi sarebbe tra alcuni strati de-
gll elettorl ed anche l'esplicito in
vito che in questo senso viene ri-
volto da alcunl gruppl, che preten-
dono di essere «piti a sinistra dl 
tutti», solo perche negano tutto. 

Senza dubbio, 11 problema delle 
schede bianche esiste, ma, a mlo 
avviso, non tanto a sinistra quanto 
pluttosto tra quelle forze democri-
stiane, cattoliche, soclallste le quali, 
avendo perso ogni flducia nel par-
titi a cul abltualmente, nel passato, 
davano 11 proprio voto, possono ri
fugiarsi nell'astenslone o nella sche-
da bianca, in segno di protesta e 
di incertezza. E' verso questi strati 
dl uomini, dl donne, di giovani che 
il nostro partito deve svolgere una 

Intensa e partlcolare azlone di per-
suasione e di conqulsta, perche, 
proprio in questo momento, nessu
no rinunci a portare 11 proprio con-
tributo al rlnnovamento del paese. 
alia dlfesa della pace, del dlrlttl 
e delle eslgenze delle masse piu 
blsognose. 

Tra gll strati politicamente piu 
avanzati, tra i giovani e gll stu-
dentl, non credo che la predica-
zlone a favore della scheda bianca 
possa avere un qualsiasl effetto ai 
dannl nostri. Votare scheda bian
ca, abbiamo detto al nostro Comi-
tato centrale, e alzare bandiera 
bianca dl fronte alia DC, al pa
droni e all'imperialismo amerlca-
no. La cosa ci pare cosl evidente 
che non vedlamo come possano re-
sistere le sollecitazionl In senso 
contrarlo dl fronte alle nostre ar-
gomentazioni, che vogllamo porta
re casa per casa, per dlmostrare 
che gll inviti a votare scheda bian
ca, anche se vengono da chl t»ma 
definlrsl « piu a sinistra di tutti», 
in realta sono solo inviti alia rl-
nuncia, a lasciare campo llbero al-
l'avversario e ad abdicare a una 
propria funzione. Quale che sia il 
valore di un voto, nell'attuale sl
tuazlone esso conta sempre piu del
la semplice astensione, che non di
ce nulla. Un voto contro la DC e 
il centro sinistra; un voto per il 
partito comunista e le forze dl si
nistra, indlcando il nemico da bat-
tere e le forze da portare avantl, 
contrlbuendo a modificare I rap-
portl di forza eslstenti, pub dare 
nuovo slancio e nuova fiducia a 
piii larghe masse di lavoratorl e 
dl democratic! e incrementare per-
clb, portandola a superiori Uvelll 
politici, ogni forma dl lotta e di 
Intervento di massa (...) 
(da un articolo su t Rlnaiclta » - 12 aprl-
le 1968) 

La rivolfa universitaria (qui e una immagine 
della battaglia di Valle Giulia, dinanzi alia facolta 
di Architettura di Roma) si puo esprimere anche 
con questi daM: i figli di operai e contadini che 

arrivano all'universita sono appena il 13% del totale 
della popolazione studentesca. Alia laurea, saranno 
ancora di meno: appena il 7%. E' questo il « di-
ritlo alio studio» del centro-sinistra. 

NO ALLA SCUOLA DI CLASSE \\ primato della cultura 
nella societa sovietica 

»er chl volesse fare lo scettico, vi 
sono le statistlche a dlmostrare la 
rigida dlscriminazione classista che 
fin dal prlml annl delle elementarl 
opera nelle nostre strutture scola-
stiche. 

Per noi, che da sempre slamo 
stati piu che convlnti che la scuola 
che abbiamo di fronte e la « scuola 
dei padroni», si tratta di indivi
d u a l 1 precis! meccanismi attraver-
so 1 quali opera la dlscriminazione 
contro le classl popolarl, gll operai 
ed i contadini. 

SI possono lndlviduare quail prin
cipal! tre dl questi meccanismi: 11 
peso economico, 1 contenutl cultu-
rali, 1 metodi didattici. 

Anche la scuola deU'obbligo coata: 
mandare 1 proprl ftgll alle eleman-
tari ed alle medie. vuol dire aggiun-
gere una spesa supplementare non 
indifferente al bllanclo famlliare; le 
spese aumentano in modo conside-
rovole, In tasse e libri, nella scuo
la post-obbligatoria, ed lnoltre far 
continuare gll stud! ai figli vuol 
dire escludere dal bilanci famlliarl 
una probabile entrata aggiuntiva: 11 
costo della frequenza universitaria 
e praticamente prolbittvo per le clas
sl economicamente subalteme, an
che nel caso in cul si rluscisse ad 
usufruire del pre-salario. 

Ma il sacrificio economico e ap-
pesantlto dal fatto che questa scuo
la tende. attraverso gli altri mecca
nismi, ad escludere chl non provie-
ne dalle class! privilegtate. Soprag-
giunge il ricatto delle ripetizioni pri
vate, e della ripetizione di una clas
se. 

Con l*unlficaz!one della scuola 
media inferiore si poteva pensare 
di aver compluto un passo avantl: 
si aboliva cosl quel ghetto operaio 
rappresentato dalla scuola di avvla-
mento professionale. La dlscrimi
nazione che prima si palesava nella 
esplicita dlvislone delle scuole. ora 
si palesa in una dlvislone nel se-
no stesso della scuola « unlca » che 
mette in forse lo stesso carattere 
di unltarleta dl questa scuola. La 
scissura grave fra scuola e societa. 
fra cultura ed esperienza. fra sclen-
ra e tecnlca. rltoma ad essere espli
cita subito dopo la scuola deU'ob
bligo: 1 figli d'operai si awlano al
ia professlone. il basso ceto medio 
aspira al diploma Intermedlo. I fi
gli delle classl domlnanti si prepa-
rano ad assumere il ruolo che la-
gcera loro In eredlta la generazlo-
ne precedente. 

Quesu stratificazlone culturale 
Coltreche" sociale) e resa possib
le dal tlpo di culture che e am-
messo nelle nostre scuole: un ttpo 
di cultura ancora ldealistico, che e 
per deflnlzlone gia posseduto da al-
cune classl. che non si crea ma a 

cul «si accede*. 
Gll interessl piu vtvl del giovani 

vengono cosl frustrati: non si par-
la deU'ambiente in cul si viva, del
le tecniche che si conoscono o dl 
cui si sente parlare, delle condizio-
nl famlllari e social!, dl politica. En-
trando in un'aula cl si rende conto 
che, come hanno espertmentato 1 ra
gazzi di Barblana, si tratta dl « una 
scuola tagliata su misura del rlo-
chl, di quelll che la cultura llian-
no In casa e vanno a scuola solo 
per mletere diploml». 
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Insegnamento gratuito e salario agli studenti — La « fabbrica 
di geni » — 48 milioni di scola ri — Universita aperta a tutti 

Impedire al maggior numero possibile di gio
vani I'accesso all'istruzione superiore: questo I'obiet-
tivo del piano Gui. E la piramide della scuola di 
classe oggi esistente in Italia ne da una conferma. 
Soltamo l'86,72% dei ragazzi iscritti alia prima ele-
mentare arriva alla quinta: e soltanto il 75.69% 
prende la relativa licenza. Ma in Italia, com'e noto, 
la scuola deU'obbligo dovrebbe arrivare fino alla 
terza media. In realta — come il grafico dimostra — 
meno della meta consegue questo obietfivo (il 

47,24%). E' ona selezione di classe, metodica e 
pianificata. Eccone due conferme: il piano Pierac-
cini prevede che nel 1970 la scuola deU'obbligo 
licenzi 650.000 ragazzi: sarebbe appena il 67,81 % 
degli aventi diritto. Nello stesso tempo era obieltivo 
del piano Gui che nell'anno scolastico 1966-67 sol
tanto 1.338.000 alunni frequentassero le varie classi 
dell'istruzione superiore. In effetti sono stati 
1.322.000, pari al 33,70% dei loro coetanei. 

II sistema scolastico sovletlco e 
tuperlore a quello americano per due 
ragioni: perche" offre a tutti indistin-
tamente i cittadinl, la possibility 
di avere una buona cultura genera
te e perch6 permette a tutti coloro 
che hanno dotl particolarl di intel-
ligenza, di preparazlone e di volon
ta di entrare in istituti scientific! 
di altlsslmo livello. E' questa la 
sintesi di uno studio compluto sul
la scuola sovietica da un america
no, il professor A. Karol dell'Istitu-
to di tecnologia del Massachusetts 
che molto giustamente ha posto in 
rllievo la caratteristlca centrale del
la scuola sovietica, quella cioe dl es
sere contemporaneamente uno stru-
mento di cultura di massa e una 
«fabbrica di geni». Ci6 che perb 
naturalmente il professor Karol non 
ha detto e che 11 rapporto fra que
sti due aspetti della scuola sovieti
ca non e casuale: la selezione del 
migliorl avviene qui su una scala 
che non ha l'uguale con gli Stati 
Unit! proprio perche" qui non con-
tano 1 « soldi di papa ». Qui conta-
no, come abbiamo detto, la prepa
razlone, l'intelligenza e la volonta. 
Solo per i bocciati dunque la vita 
dello studente e difficile: per tutti, 
slano essi figli di operai, di colco-
sianl, di professorl di universita o 
anche di funzionarl dello Stato. c!6 
che conta e la pagella. L'insegnamen-
to e gratuito e gll studenti unlver-
sitari rlcevono un salario. 

Vedlamo brevemente 11 sistema 
scolastico sovletlco. Tutti i bambini 
vanno a scuola al compimento del 
settimo anno di eta. L'insegnamen-
to secondario e diviso in due tappe. 
La prima — la scuola dl otto an
nl — e obbligatoria per tutti. Do
po l'ottavo anno avviene una prima 
selezione: tutti coloro che non en-
treranno negll istituti superiori do-
vranno frequentare altri due annl di 
scuola deU'obbligo. 

Oil altri student!, in base alle lo
ro attltudim saranno awiatl In
vece alle scuole polltecnlche secon-
darie e inline agli Istituti speciali* 
zaU. Nel 1917 in tutu la Russia za-
rista coloro che avevano frequesta-
to le scuole erano in tutto dleci mi

lioni. Nell'anno scolastico W67. 48 
milioni 200 mila allievi hanno fre
quents to 210 mila scuole mentre piu 
di due milioni sono stati 1 giovani 
che hanno segulto coral negll isti
tuti secondari specializzati, nella 
scuola tecnlca professionale e nella 
scuola di apprendistato di fabbrica, 

Sempre lo scorso anno dalle scuo
le superiori e secondarie del paese 
sono usciti in partlcolare un mi-
Hone 270 mila specialist! tra cul 
200 mila lngegneri, 140 mila inse-
gnantl, 36 mila medicl. Le scuole 
superiori e tecniche preparano spe
cialist! per 750 profession! diverse. 
OH lnsegnanti di ogni online e gra> 
do sono nellTJRSS due milioni 500 
mila. 
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