
PAG. 10 / c u l t u r a I ' U n i t d / giovedi 26 ottobrt 1967 

Ristampota « L'organizzazione scientifico del lavoro », 
un'opera la cui conoscenza e indispensabile per com-
prendere la « condizione operaia » moderna 

I gorilla ammaestrati 
di F. W. Taylor 
Un giudizio di Lenin sul nuovo sistema: «Come tutti i progress! capitalist!-
ci, racchiude in se ia ferocia raffinata dello sfruttamento borghese unita a 
una serie di ricchissime conquiste scientifiche» - Lo «scienziato del capi-
tale» non liquidb perd ne la classe operaia, ne gli scioperi, ne i sindacati 

Va reso merito all'ETAS-
Kompass per aver ristampa-
to un testo che, tradotto e 
pubblicato 15 anni fa dalle 
Edizioni di Comunita, era or-
mai da tempo introvabile. Si 
tratta di L'organizzazione 
scientifica del lavoro (pagi-
ne 427, lire 6.000), che con-
tiene i due saggi principali 
di Frederick Winslow Tay
lor — 1903 e 1911 — piu la 
sua nota deposizione davanti 
alia Commissione del Con-
gresso USA, che nel 1912 
interrogo il padre dello sfrut
tamento scientifico del la
voro. 

Sessant'anni ci separano 
dalla formulazione e dall'in-
troduzione del * sistema Tay
lor », ed e possibile oggi una 
riflessione su un'opera cosl 
decisiva per lo sviluppo ca-
pitalistico; un'opera che, a-
prendo ad esso una nuova 
epoca, merita di esser cono-
sciuta da chiunque voglia 
approfondire la « condizione 
operaia » moderna. 

Taylor parti da un'esigen-
za di cui si convinse lavo-
rando lui stesso in fabbrica, 
prima come apprendista poi 
come capo: conoscere l'esat-
ta quantita di lavoro esegui-
bile in una giornata. Come 
rileva anche Aldo Fabris nel-
la prefazione, due erano gli 
ostacoli: 1) 1'autodifesa de-

-gli operai dallo sfruttamento 
del lavoro, attraverso le pra-
tiche restrittive del rendi-
mento o attraverso il sem-
plice c far finta di lavorare » 
(Taylor: «L'arte del siste-

matico rallentamento produt-
t ivo») ; 2) l'autodetermina-
zione operaia dei metodi di 
lavoro, attraverso Pesperien-
za personale e l'osservazione 
empirica (Taylor: € Sono di 
uso quotidiano 50 o 100 di
verse maniere di eseguire 
un'operazione qualsiasi >). 

Sbaglieremmo se non ve-
dessimo che tali ostacoli alia 
scoperta di un metro per il 
lavoro erogabile, venivano 
entrambi da parte della clas
se operaia, e che pertanto 
la soluzione taylorista aveva 
si come mezzo «la sostitu-
zione della scienza alPempi-
rismo», ma aveva come 
scopo (dichiarato) «una 
completa trasformazione del-
l'atteggiamento operaio ri-
guardo ai datori di lavoro e 
al lavoro ». 

La separazione che Taylor 
fa qui fra operai e lavoro 
pud far comprendere in che 
cosa consistesse davvero il 
problema. Siccome gli operai 
avevano modo d'intervenire 
sulla quantita e sulle moda-
lita del lavoro, bisognava co-
stringerli a lavorare mag-
giormente e razionalmente. 
Cioe bisognava porre su ba-
si diverse il rapporto fra ca-
pitale e lavoro. 

AH'inizio del '900 c'era ne
gli Stati Uniti, come dap-

pertutto, una classe operaia 
o qualiflcata in senso artigia-
nale, oppure generica e sen-
za mestiere. Ma negli Stati 
Uniti, c'erano di diverso il 
grande sviluppo del mercato, 
dal lavoro al consumo, e lo 
scarso sviluppo dei sindacati. 
Per le sue necessita, i) capi-
talismo USA poteva dunque 
far salire la produttivita del 
lavoro senza passare attra
verso le organizzazioni dei 
lavoratori. Come riuscirci? 
Innanzitutto occorreva sop-
piantare il vecchio mestiere 
del ealderaio o del battilastra 
e insegnare i movimenti ele-
mentari alio spalatore o al-
l'awitabulloni. Solo attraver
so questa via si sarebbe po-
tuto pervenire a un metro 
scientifico per il lavoro ero
gabile. « Ogni operaio deve 
abbandonare i suoi metodi 
personali di lavoro »; « Al
ia base di ciascun gesto vi 
sono conoscenze scientifiche 
cosl vaste e complesse che 
1'operaio piu idoneo non e 
in grado di comprenderne 
le norme»: era il passaggio 
dall'operaio artigiano all'ope-
raio industriale. Nell'Inghil-
terra d'allora, dove i lavora
tori erano organizzati in po-
tenti sindacati di mestiere. 
nessuno avrebbe potuto ag-
gredire cosl apertamente la 
« professionalita » del lavoro. 

Parallelamente, per spez-
zare la resistenza degli ope
rai alio sfruttamento. e anzi 
per ottenere da essi «una 
piu favorevole disposizione 
al lavoro », occorreva un ac-
cordo di collaborazione col 
singolo operaio: l'incentivo 
individuale avrebbe soppian-
tato il contratto sindacale. 
* Una volta che un individuo 
e stato convinto che guada-
gnera di piu col nuovo siste
ma che non seguendo le nor-
me dei sindacati, potete de-
dicarvi al successivo »: «II 
forte aumento di retribuzio-
ne che va unito a questo tipo 
di oreani7zazione. eliminera 
completamente la questione 
salariale come sorgente di 
conflitti »: era 1'oDeraio sin
golo che invece di resistere 
insieme agli altri, si poneva 
alPavansuardia della produt
tivita. Nell'Inghilterra di al-
lora. dove i sindacati erano 
acauisiti nel quadro storico-
istituzionale. nessuno avreb
be sognato di scavalcarli co
sl candidamentc. 

Dunque, Taylor sottrasse 
il lavoro alle regole empiri-
che del mestiere inglobando-
lo nelle leggi dell'organizza-
zione, e separandolo cosl dal
la forza-Iavoro a cui. per 
farla tirare, non pote che 
rivolgersi individualmente. 
Prendiamo i suoi famosi 
« quattro princlpi »: dimo-
strare che il da farsi e equo, 
spiegare esattamente cosa fa-
re e come farlo, concentrar-

si su un operaio per volta, 
dimostrare a chi non ce la 
fa che un altro e in grado 
di farcela. E' qui presente 
tutto il sistema che Taylor 
rese famoso con l'esempio 
della spalatura e che i Gil-
breth perfezionarono coi mo
vimenti del posa-mattoni. 

II procedimento di lavoro 
era ormai analizzato e deciso 
da chi dirigeva e non piu 
da chi produceva; il tempo 
di lavoro non dipendeva piu 
da chi eseguiva ma da chi 
cronometrava. Si andava 
verso quello che taluni chia-
marono il gorilla ammae-
strato, mentre Taylor stes
so scriveva: € In passato lo 
elemento piu importante era 
l'uomo, nel futiiro sara il 
sistema ». 

Ma proprio qui c'era il li-
mite. Sistemato il lavoro nel-
1'ambito della scienza, resta-
va fuori la classe operaia. 
Pur dichiarando l'uomo un 
ingrediente del passato e pur 
dicendo secondaria la forma 
d'incentivo, Taylor dovette 
puntare sull'operaio a cot-
timo perche qualcuno anzi-, 
che farsi rimorchiare fosse 
disponibile a trainare tutta 
la baracca, la quale non fun-
ziona senza l'apporto di quel-
la classe — vero motore mo
bile del capitale — che cer-
tuni dicono dissolta. 

Taylor non ha liquidato ne 
la classe operaia. ne gli scio
peri (vedasi 1'ultimo caso 
Ford): e neppure i sindaca
ti, istituzionalizzati anzi col 
New Deal. Ha pero posto su 
basi moderne e su... tempi 
moderni lo sfruttamento ope
raio e il rapporto capitale-
lavoro. (Ed e da meditare il 
fatto che certe teorie sul 
« crollo » del sistema sono 
nate prima dell'organizzazio-
ne scientifica del lavoro). 

Cosi come Marx diceva del 
capitalismo, anche Taylor ha 
avuto una funzione progres-
sista; piu di un Ford, che pu
re anticipo l'equazione pa-
ghe-consumi-produzione-pro-
fitti. basata stigli alti salari. 
Se Lenin parlo male del tay-
lorismo nel *13 e bene nel 
'18, fu proprio perche esso 
esprimeva del capitalismo 
tutta la brutalita ma anche 
tutta la potenzialita; perche, 
«come tutti i progress! ca
pitalistic!, racchiude in se la 
ferocia raffinata dello sfrut
tamento borghese unita a 
una serie di ricchissime con
quiste scientifiche >. 

Due frasi di Taylor riassu-
mono bene 1'intento e 1'opera 
di questo scienziato del capi
tale. cui e utile oggi riacco-
starsi: «Ogni stabilimento 
esiste per pagare i dividendi 
ai suoi proprietari »; « Alti 
salari e basso costo di mano 
d'opera sono la base della 
migliore organizzazione >. 

Aris Accornero 

INDETTA DAL COMITATO REGIONALE DEL P.C.I. 

Domenica giornata di lotta 
per FUniversita in Calabria 

Decine di manifestazioni a Catanzaro, Cosenza, Reggio, Crotone e in nnmerosi centri — II contributo determinante dei comunisti per una 
corretta soluzione del problema — II centrosinistra ha eluso gli impegni — Inaccettabili tanto le tesi della DC, quanto quelle del PSU 

n 

COSENZA. ottobre 
Raccogliendo le pres-

sioni che con sempre mag-
giore vigora provengono 
da diecine di migliaia di 
studenti, docenti e in ge-
were da tutti gli strati del-
I'opinione pubblica cala-
brese, il Comitato regio-
nale del nostro Partito Ua 
indetto una giornata di 
lotta per < I'Universita e 
la scuola in Calabria > per 
domenica prossima 29 ot
tobre. Nei tre capoluoghi 
di provincia — Catanzaro, 
Cosenza e Reggio C. — e 
negli altri grossi centri 
della regione — Crotone, 
S. Giovanni in Fiore, Co-
rigliano, Rossano, Acri, 
Castrovillari, Soverato, Vi-
bo Valentia, Nicastro, Tro-
pea — si svolgeranno die-
cine di manifestazioni per 
sollecitare ancora una vol
ta I'istituzione dell'Uni-
versita. contro I'eindente 
obiettivo della maggio-
ranza di centrosinistra di 
affossare il problema (al-

meno in questa legislatura) 
e di rompere il vasto 
schieramento unitario svi-
luppatosi in tutta la re
gione dal 1961 ad oggi sul
la questione dell'Univer-
sita. 

Fu la battaglia iniztata 
dal PCI nel 1961 contro 
il progetto deU'allora mi-
nistro della P.l. Bosco 
(una universitd declassata, 
con poche facolta, spezzet-
tata e di tipo tradizionale) 
che contribui a favorire 
una presa di coscienza 
del problema universitario 
in generate e del problema 
universitario calabrese in 
particolare, tanto che esso 
pot? uscire dai limiti del 
paternalismo e dell'eletto 
ralismo e porsi sul piano 
di una impostazione seria 
cd organica, collegata al-
Vesame della situazione 
della scuola nel Sud. al-
Vesigenza di un program-
ma di sviluppo dell'istru-
zinne superiore nel Mezzo-
giorno e di una riforma 

generate dell'istruzione uni
versitario, alle prospettive 
della ricerca scientifica. 

La battaglia del PCI 
contribui in particolare a 
stimolare un processo uni
tario, culminato col Con-
vegno regionale di Co
senza del dicembre '63 in
detto dal Consiglio provin
ciate. col Convegno di Ca
tanzaro delle Provincie 
Calabre dell'aprile '64, 
con la presentazwne del-
Vorganico progetto di leg-
ge comunista a firma Ros-
sanda, Altcata, Picciotto, 
lierlinguer ed altri. Sia il 
€ Piano Gui >. sia il < Pin-
no Pieraccini », cosi, do-
vettero accogliere Vesi
genza di un'Universita sta-
tale accentrata in Ca
labria. Ma i due piani go-
vernativi, proponendo so-
luzioni diverse — Pimo 
un'Universita di vecchio 

tipo. I'altro un Istituto tec-
nolog'tco — hanno non solo 
ennfermato i limiti del 
centrosinistra, ma rivelaio 

altresl un profondo dis-
sidio nell'ambito della 
maggioranza stessa. 

In tale situazione, estre-
ma importanza ha avuto 
la Conjerenza di Cosenza 
dell'ottobre '66, presieduta 
dal compagno Luigi Lon-
go, che, ridando al pro
blema respiro e ampiezza 
nazionali e ribadendo i 
giusti termini della sua so
luzione, ha. tra I'altro, ri-
chiamato la attenzione ge
nerate sul fatto che in 
Parlamcnto esistono pro 
poste di legge e condizioni 
per dare compiuta solu
zione al problema. 

L'intervento del com
pagno Longo, per I'auto-
rita della persona e per 
rappresentare ed espri-
mere I'impegno di tutto il 
nostro Partito, ha costretto 
al pronunciamento tutte le 
alire forze politiche e. su 
scitando immediata eco 
nella coscienza delle mas 
se giovanili. ha data il via 
ad una serie di manifesta

zioni studentesche e popo-
lari in tutta la regione che 
si sono attestate ancora 
una volta su posizioni uni-
tarie. 

Fu quella conferenza a 
costringere i part it i di 
centrosinistra ad uscire 
dal calcolato riserbo, ad 
esprhnere la propria post-
zione, ad entrare in pote 
mica tra loro, a confes 
sare che erano venuti 
meno all'impegno unitario 
assunto al Convegno di 
Cosenza del 1963. 

E' quindi da condan 
nare Vatteggiamento dei 
dirigenti della DC, poichc 
sia il disegno di legge Gut, 
sia la proposta di legge 
del marzo di quest'anno, 
non si discostano dal pro
getto Bosco. 

Ne e da giudicare accet-
tabile la tesi socialista 
dell'lstituto tecnologico. gia 
ritirata al momenta dot 
I'impegno unitario del '63 
e recentemente riaffiorata 
nelle posizioni di alcuni 

autorevoli dirigenti e par-
lamentari socialisti. La 
proposta socialista di un 
centra universitario pura-
mente tecnologico pro-
pugna infatti piu una fab
brica di diplomat! che un 
completo politecnico. Iso-
lata com'e da un contesto 
piii vasto di facolta. non c 
giustificabite ne sul piano 
scientifico, ne sul piano so 
ciale (la Calabria non ha 
bisogno solo di tecnici di-
plomati), ne sotto il pro-
filo delle tendenze in atto 
(la varieta e il numero 
degli studenti universitari 
calabresi richiedono una 
Universita completa, mo-
dema, a indirizzo forte-
mente scientifico). 

Non si vede pertanto 
una differenza sostanziale 
tra la posizione arretrata 
della DC e quella «awe-
niristica » del PSU. 

Oloferne Carpino 
J 

L'ULTIMA AMERICA» di Alberto Ronchey: vicende 
e personaggi della politica statunitense 

USA: UN Ml TO CHESISCRETOLA 
Cronaca (con qualche esempio di catfivo gusto «longanesiano ») in «l/ABC della Cina d'oggi» di Giorgio Fottori 

Negri in rivolta nel ghetto di Newark 

Le profonde novita neH'industria deH'imballaggio e delle confezioni 

GRANDE «BOLLA DI SAPONE» 
PER CONTENERE IL CIBO 

Dalla carta oleata al polistirolo - Un rinnovamento tecnologico del quale si awertono le conseguenze soprattutto nel campo alimentare 
Nel corso della nostra vita 

quotidiana, ci siamo abitua-
H in pochi anni ad utilizzare 
tutta una serie di nuovi *ele-
mentim, accessori ma non 
troppo, di merci e beni di 
largo consumo. Intendtamo ri-
ferirci agli innumerevoli siste-
mi di piccolo imbaUaggio, con-
fezione, protezione, conteni-
mento, specie in campo ali
mentare, ma non solo in quel
lo. 

Una dectna d'anni ja, ocean-
to alle classiche scatole metal-
liche ed ax nasi in vetro, era-
no assai pochi questi tele-
menti* accessori. II pane, la 
pasta, t biscotti, il riso. era-
no awolti in carta, il salu-
miere ricorreva ore opportu-
no alia carta oleata. Molte 
confezioni erano completate 
con un tnvolucro lucido e 
trasparente in cellophane, con 
fumioni piu estetiche che al
tro, ed i cioccolatini erano 
avrolti nella cosiddetta <sta-
gnolat che in realta e un 
sottile foglio di alluminio. 

Questo quadro si e ormai 
enormem'ente ampliato, sia sul 
piano tecnico che su quello 
quantitative, creando addtrit-
tura, in certi cosi, nuove abi-
tudini. E' normale, nei super-
mercatl e non solo tn quelli, 

resentare verdura fresco, pn-
arrosti, carnt, pesci, frutta, 

su un vassoietto di carta pla-
wtificata, il tutto avvolto in 
m foglio di ptasUcm trasp* 

rente, ermetico, luctdo, teso. 
Verdure sott'oho, aringhe, sa-
lumi, sono presentati in buste 
ermetiche di plastica traspa
rente o semitrasparente; lo 
yoghurt e molti altri prodot-
ti semtltquidi sono presenta
ti in bicchieri in plastica, con 
chiusura ermettca in *ogho d: 
alluminio e d'altro materUile; 
le traditional! bottiglte del lat 
te sono scomparse, sostttuite 
dai tetraedri tn cartonctno 
plasUficato, o addmttura da 
sacchetti ermettci sottili stra 
namente molli e deformabili, 
ma sufficientemente solidi. 

Questi stesst tipi di involu-
cro, trovano diffusione sempre 
mit ampia nell'industna. tut
te le minuterie metalliche. tn 
buUoneria di ptccola dimen 
sione, le piccole parti di ri-
cambio, vengono tmmagazzt 
nate e forntte in scatolette 
ermetiche, in plastica sacchet 
ti e sacchettmt della stessa 
natura. In tnnumerevoJt cast 
la spedtzicme di una macchi-
na, un apparecchio, un or-
gano meccanico viene cettua 
ta dopo averlo per prima co
sa * avvolto* tn un foglio di 
politene, o di un altro tipo 
di materia plastica, con la 
stessa tecnlca con cui al su-
permercato si confetiona un 
polio arrosto o una porzio-
ne di carne, 

Anche la tecnlca altmt>ntare 
cosiddetta mdel freddo* si 
vol* largamente dei nuovi si-

stemt: tutti t surgelati SUPO 
awolti in sacchetti ermettci 
in plastica, ed i gelati vengo
no spesso confeztonatl tn leg-
gerissime scatole di polisti
rolo espanso, una schtuma so-
ltda dt resina. Con lo stesso 
materiale in campo tndustria-
te vengono forntti, perfelta-
mente «protetti» contro gli 
urtt inevitabtlt portati dal tra-
sporto, strumenti meccanici 
ed elettrici di precision';, or-
gam meccanici deltcati, orolo-
gt, fiale dt prodolti chimici 
e medtctnali. 

La diffusione di questt siste-
mi moderni e ormai tale da 
costituire un elemento dt co
stume, oltre che un elemento 
tecnico ed anche economtco 
di primo ordtne. Determina-
ti tipi di confezione rendono 
possibili determinate forme di 
vendtta e di distnbuzione dt 
merci depenbilt o deUcate. op 
pure influiscono sul loro co
sto in maniera determinante, 
creando nuove possibility di 
sbocco per determtnati pro-
dotti, e creando corruponden-
temente difftcolta in altri (ba-
sti pensare ai sottaceti, alle 
verdure sott'olio, agli affetta-
ti offerti in piccoli quantita-
tivi, perfettamente conservabt-
ti in merito all'ermetictta del-
I'involucro). L'industria carta 
ria, in particolare quella tra-
dizionalmente impegnata nel
la fornitura di scatole, carto-
ne cannettato, carta da imbai-

lo e simtli, risente pesante-
mente di questa nuova situa
zione, mentre si sviluppo for-
temente l'industria a essa con-
corrente, degli tnvolucri e del
le confezioni in plastica di va-
rio genere. 

II pubbltco. dt questa nuova 
st'vaztone, che tende a svilup 
parst sempre o:t». tede per lo 
piu i nsultatt nnalt, e doe 
t nuovi tipi di confezione, dt 
presentazione e dt imbalto: la 
frutta delicata nene spedita 
e presentata anch'essa net suoi 
brati sostegh in plastica, i tra-
diztonah contention di prote
zione per le uova, (mora in 
cartone stampato. si fanno an-
ch'essi in plastica; i gomitoli 
dt lana, i van capi di vestia-
rio, persino la terra per le 
piante fiorite del davanzale e 
del terrazzino, sono presenta
ti nello stesso modo. 

Per comtneiare, le macchi-
ne che producono i fcgli tra-
sparenti e semitrasparentt in 
plastica, sono unita del peso 
dt vane tonnellate, del costo 
di molti mtltoni, con una ca 
pacita produttiva molto ele 
vata, a funzionamenlo del tut 
to automatico. Per la produ-
zione di un «tubo > conttnuo 
in politene, dal quale ricavare 
innumerevoli sacchetti e sac-
chetttni, st usano macchlne 
ancor piu complesse, chn 
*soffiano» la materia plasii 
ca calda, generando una spe

cie di grossa * bolla It sapo-
ne » senza fine, che viene pot 
raffreddata, e, ormai stabiliz-
zata, awolta su un rocchetto. 
Sovente, a questa macchma 
viene accoppiata un'altra uni
ta, di tutt'altra natura. che 
provtede a stampare sul tu
bo continuo appiatttto dtctlu-
re ed anche figure in una 
due o piu colon. Ma non ba-
sta, per la trasformazione del 
tubo continuo m sene dt sac
chetti e per il nempimento 
dt ogni sacchetto con matenalt 
ditersi hquidi (latte, sham 
poo, detersivo ecc.) sfusi (ri
so, caffe, caramelle ecc) o m 
pezzalura dtversa (sottaceti, 
bullonena, minuterie metalH-
hce) si utUizzano macchine 
cancatrici - dosatrici stgil-
latrici di differenti caratteri-
stiche, anch'esse altamente au-
tomatizzate e di elevata pro
duttivita. 

Lo sviluppo dt macchine e 
tmptanti in questo settore pre-
senta un grande mteresse, sta, 
come abbiamo xnsto, per le 
innumerevoli possibility che 
offre, sta perche il nostro 
paese e in questo settore * ben 
pujzzato» sul piano tecnolo 
gico e di prezzo. tanto da po-
tersi presentare sui mercati 
esteri in buona posizione, con 
tipi moderni, efflcientl, ed a 
prezzi compettttvi. 

Paolo Sassi 
Un sacchetto ptr c conMrvar* • qualunquc cosa, con chiusura 
•rmatica 

C e un mito dell'Ameri-
ca. Anzi, ci sono stati pa* 
recchi miti, che hanno ac-
compagnato in Europa le 
diverse fasi dell'evoluzione 
della societa americana. 
Quello cui alludiamo ades-
so e un mito puramente 
propagandistico: q u e l l o 
cioe che proclamava gli 
Stati Uniti campioni disin-
teressati del cosiddetto 
«mondo libero», nemici 
del colonialismo e porta-
tori di un verbo di pro-
gresso valido per tut ta la 
Terra. Esso e stato la pre-
messa ideologica della po
litica dell' Occidente nel 
dopoguerra, la piattaforma 
per la teoria della «poten-
za guida», la giustificazio-
ne spicciola dell'Alleanza 
atlantica. Oggi nellTSuropa 
dell'Ovest quel mito e gra-
vemente scosso. Si metto-
no in dubbio quelle che 
sono state le sue ventenna-
li conseguenze. Ci si chie-
de sempre piu spesso: che 
cos'e, che cosa vuole l'Ame-
rica? 

Un Interessante tentati-
vo di risposta e stato com-
piuto da Alberto Ronchey 
nel suo recente libro 
(L'Ultima America, ed. 
Garzanti, pagg. 260, lire 
2500). Si t ra t ta di un viva
ce viaggio giornalistico, in 
chiave socio - psicologica, 
nelle vicende e tra i per
sonaggi della politica ame
ricana di questi anni a noi 
piii vicini. I/America, in
somnia, da Kennedy ad 
oggi. Si par te dall'assassi-
nio del presidente, che pu
re e presente nel libro con 
la sua figura e la sua in
fluenza, per compiere poi 
una scorribanda negli an
ni johnsoniani sino agli 
interrogativi del presente. 
Ritroviamo le figure che 
la cronaca ci ha reso via 
via familiari: oltre a John
son, Goldwater, Macna-
mara, Bob Kennedy, il pal-
lido Humphrey. 

Analisi 
insoddisfacente 

II libro risulta estrema-
mente scorrevole, mante-
nuto com'e costantemente 
sul tono del rapido servi-
zio giornalistico. Ronchey 
e fortemente impressiona-
to dalla potenza e dalla 
vitalita americana. II che 
lo induce a farsi trarnite 
di « comprensionc » per la 
societa europea in cui egli 
intravede un ritardo forse 
gia irreparabile e quella 
societa d'oltre Atlantico, 
anche per alcuni dei feno-
meni che in questa « ultima 
American piii hanno spa-
ventato J "Europa, dall"ucci-
sione di Kennedy al con-
flitto, sempre piu grave, 
con la minoranza negra e 
alia stessa guerre del Viet
nam. Non mancano tutta-
via .lell'autore i dubbi e 
le preoccupazioni, come 
quando coglie negli Stati 
Uniti un « duro fondo ano-
n imo» — che egli defini-
sce da «Cina dell'Occiden-
t e a e asslcura: cce r to la 

America perderebbe la lea
dership occidentale se 11 
"fondo duro" dovesse pre-
valere senza ragione ». 

Ci6 che non lascia sod-
disfatti e l'insufficiente 
analisi della natura della 
societa americana. Si ar-
riva ad ammettere che « il 
mitico imperialismo ame-
ricano... pure esiste, anche 
se non precisamente nel 
senso leninista...». Ma poi 
troppo si trascura pro
prio questa caratteristica 
imperialistica (e proprio 
nel « senso leninista », per
che quale altro senso do-
vrebbe ormai esservi?) del 
l'America. II fatto e che 
il «fondo duro» di quel 
paese non pub essere iden-
tificato — come si tende 
a fare nel libro — con la 
figura, perfino pittoresca, 
di Goldwater. Altrimenti 
perche mai la politica di 
Goldwater, almeno in cam
po internazionale, e dive-
nuta anche quella di Joh
nson? A questo interroga-
tivo non abbiamo risposta. 

Una serie 
di impression! 

Un'altra esperienza gior-
nalistica all'estremita op-
posta dello spettro politi
co mondiale e quella che 
Giorgio Fattori ha compiu-
to in Cina, durante una 
delle prime fasi della « ri-
voluzione culturale ». Ne e 
risultato uno svelto volu
me: L'ABC della Cina d'og
gi. (Ed. Longanesi, pagg. 
208, lire 1.200). Al momen-
to del suo viaggio in Cina 
Fattori scrisse una serie 
di corrispondenze che al 
segnalavano per il loro va-
lore cronistico: il giorna-
lista registrava e racconta-
va a un pubblico che ft 
avido di notizie cinesi cift 
che egli aveva potuto os-
servare sul posto, senza ten-
tare di arrivare ad interpr*-
tazioni o a formule di giu
dizio generali. 

Nel volume a quella serie 
di articoli, che ne costitui-
scono 1'ossatura, sono sta
te aggiunte tu t ta una seri* 
di informazioni sommarie 
sulla storia cinese piii re
cente, su alcuni personag
gi della vita politica cine
se. su testi e vicende della 
<t rivoluzione culturale ». II 
libro intende offrire cosl 
quella che viene definita 
una a guida pratica » per
che possa cominciare ad 
orientarsi negli awenimen-
ti cinesi proprio il lettore 
che sulla Cina e meno in-
formato. 

C e da rilevare un tipico 
esempio di cattivo gusto 
«longanesiano a: il famoso 
articolo di Lin Piao sulle 
a citta a e le o campagne a 
del mondo, col quale anche 
noi polemizzammo a suo 
tempo, viene presentato co
me 11 Mein Kampf di Lin 
Piao. Sono battute un po ' 
troppo grossolane quando 
si vuole cominciare a fa-
miliarizzare con la Cina. 


