
1'Unita / marfredi 4 marzo 1969 PAG. 3 / attualita 

Le critiche di un manager IRI 

alia disciplina aziendale 

UNA CASERMA 
CHE SI CHIAMA 

FABBRICA 
I regolamenti e le norme contrattuali risal-
gono al fascismo — Padroni buoni e cattivi 

Le imminenti battaglie 
contrattuali dolle categorie-
pilota eonsentono di affac-
ciaro una questione general-
mente ignorata: il fatto cioe 
oho la par te diseiplinare dei 
contratti e sostanzialmente 
rimasta qual era sotto il fa
scismo, per lo mono per 
quasi tutta l ' industria. 

Un recente libro (Salvato-
re Bruno: Disciplina azien
dale e relazioni industriali 
in Italia - Franco Angeli, 
pag. 1G7, L. 3.000) forni-
sce una documentazione del 
cliche adottato nei contrat
ti, vale a dire un elenco 
« dei delitti e dolle pene », 
dall 'ammonizione al licen-
ziamento; soltanto qualche 
categoria come i metallur-
gici vi ha introdotto di re-
cente alcune attenuazioni, 
oltre al principio che « i 
p rowediment i disciplinari 
debbono essere portati a co-
noscenza deH'interessato»: 
11 che da un'idea dell 'aria 
chc tirava c che tira tutto-
ra nelle fabbriche. Ci sono 
perfino sanzioni che contra-
stano con sentenze della Cas-
sazione (come la privazione 
deH'indennita di anzianita ai 
licenziati) o con accordi in-
terconfederali (come l'esclu-
sione dall'obbligo del preav-
viso in caso di licenzia-
mento) . 

Una siffatta « lesjislazione 
privata », a cui si somma-
no gli ancor piu restrittivi 
e famigerati regolamenti 
nziendali, fa dire all'Auto-
re che i principi ispiratori 
son rimasti quelli del regi
me corporativo. Ben pochi 
passi sono stati compiuti: 
basta fare un confronto fra 
le norme contrattuali del 
•36* e quelle del '66. Basta 
considerare altresi che il li
bro e stato — diciamo cosl 
— ispirato da un'esperien-
za piuttosto isolata di inno-
vazione alle • relazioni in-
dustriali » configurate nci 
contrat t i : l'A. e capo del 
personale e alto manager 
della Selenia, azienda IRT. 

Anche se una sentenza 
della Cassazione parla del 
potere diseiplinare dei pa
droni come di una «discre-
zionalita vincolata » (e la 
Cassazione non brilla cer-
to per modernismo socia-
lc.. .) . in realta esso rispon-
de a una logica di tipo mi-
li tare, che altro non pun 
generare se non una «giu-
stizia sommar ia» . Ma tale 
autoritarismo codificato. non 
risponde a una necessi*a da 
caserma, cioe che • tutt i si 
comportino come un sol 
uomo ». 

Piu pedestremente — e 
lo insegna tuttora un san-
tone di dirit to (?) del la-
voro, Santoro-Passarelli — 
le sanzioni disciplinari « so
no indispensabili per assi-
curare la continuity dell'at-
tivita dell ' impresa, come le 
piu consentanee alle esigen-
70 di questa. per l'adegua-
tczza alle infrazioni, per la 
rapidita della loro irroga-
rione. per la prontezza e si-
curezza della loro esecuzio-
n o » . Gli stessi elevati cri-
tcri guidano un accademico 
di tecnica aziendale, Italo 
Baldini. nel consigliare ai 
capi « il ncorso al cosid-
det to metodo repressive. 
t ra t tando freddamente il re-
pponsabile e censurandonc 
au ton ta r iamente 1'operato ». 

Come mai sussiste e per-
siste quest 'area di autorita
r ismo legittimato, teorizza-
io e instillato? II motive di 
fondo, a sentire l'A., stareb-
be nientemeno nella rincor-
<tt fra rivendicazioni salaria-
li e « istinti consumistici », a 
cagionc della quale il la-
voratore italiano — c questa 
e gros^a — « ha finito col 
perdere di vi^ta le ^ue au-
tentiche esiuenze umane (li-
berta. giustizia, solidarieta) . 
.smarrendosi in una selva di 
falsi bisogni e di psrudo-
vaiori». Premesso che la 
cnt ica romantica al benes-
sere viene in genere da chi 
a casa sua l'ha gia ra.;:fiuri-
to, e che le paghe i tahane 
sono tuttora le piij basse del 
MEC. a Salvatore Bruno dob-
biam dire che ha scambiato 
la classe operaia italiana con 
i meschini mediocri incra-
vattati arrivisti di nome 
George Babbitt (Zenith, 
USA), e che Iezioni di vi-
talita classista c ma tun t a po-
litica, i lavoratori non pos-
sono aspettarsele infatti da 
un manager, anche se inz-
zato e cristiano c illumi-
nato. 

Proseguiamo. L'A. si chic-
de come mai i sindacati ab-
biano manifestato, per la di-
aciplina aziendale, un impe-
gno minore che per altre 

materie che pure condizio-
nano l 'autonomia di decisio-
ne degli imprenditori . La 
risposta sta probabilmente 
nel fatto che. durante i lun-
ghi anni '50 il sindacato (per 
lo meno la CG1L) fu impe-
gnato in una battaglia di-
fensiva sul te r reno delle re
pression! politiehe. la cut 
parvenza diseiplinare era sol
tanto un pretesto; nei suc
cessive anni '60, l'offensiva 
sindacale si 6 concentrate sul 
basso salario e sull 'alto 
sfruttamento — prezzo e uso 
della forza-lavoro — puntan-
do solo negli ultimi tempi a 
contrat tare la prestazione 
lavorativa mediante un con-
trollo sull'organizzazione del 
lavoro. 

E ' questo un modo indirct-
to ma decisivo di contestare 
anche il regime da caser
ma. che ha le sue radici nel-
l'abuso sul lavoro: l 'area di 
arbitrio diseiplinare, infatti, 
e sempre minore dell 'area di 
dispotismo nrodultivo. Il oiu 
mite specialists di * metodi » 
ha maggior potere del capo 
reparto piu brutale. In ogni 
caso. e chiaro che se in fab-
brica l'istanza del sindacato 
non viene riconosciuta, nor
me contrattuali anche avan-
zate non sarebbero sufficien-
ti a spezzare l 'arbitrio disei
plinare. visto tra l 'altro che 
in tal campo le prerogative 
delle Commissioni Interne 
sono inesislenti oppure alea-
torie. Anche se non spetta 
al sindacato «assumere di-
ret te responsabil i t i nella ge-
stione del potere diseipli
nare ». 

Insomma, «e 'e molto da 
mutare — come ha detto 
Novella alia conferenza-
stampa CGIL — nella strut-
tura autori tar ia del potere 
padronale sul luogo di la
voro ». E ' un nodo comune 
a tutte le lotte operaie di 
questo periodo. L'A. lo fa 
derivare dalla «cul tura au-
tocritica » del nostro ceto 
imprenditoriale. Se e per 
dare una definizione lettera-
ria, siamo anche d'accordo; 
bisogna tuttavia dist inguere 
il potere insito nel rapporto 
di produzionc dallo strapote-
re connesso ai rapporti di 
proprieta. Chiarito cio, sara 
chiaro che la « democrazia 
industriale » sognata dai fa-
biani di ieri e di oggi non 
cozza contro la protervia del-
l ' imprenditore e del mana
ger bensi contro le frontie
r s del sistema cioe del ca-
pitale. Quindi va bene « co-
stituzionalizzare, razionalizza-
re la politica diseiplinare », 
come chiede l'A. con afflato 
simile a quello che nel '36 
muoveva Simone Weil nel 
chiedere «una nuova disci
plina nelle imprese» . Ma 
Sal\*atore Bruno non si dia 
poi la zappa sui piedi insi-
stendo sui vantaggi che, in 
termini di efficienza, deri-
veranno da tale « nuovo mo
do di l avorare» . Cio pud 
tutt 'al piu ispirare un libro, 
non una lotta: evoca t roppo 
il mito del buon padrone.. . 

Aris Accornero 

Gli incidenti alia frontiera sovietica minacciano di aprire una nuova fase di tensione 

La lotta in Cina 
in vista del congresso 

Uno sforzo di riorganizzazione unitario del paese e del partito - L'esercito continua ad avere compiti politici di primo piano e viene 
invitato ad «< appoggiare il governo» - La funzione dei Comitati rivoluzionari - Si torna a porre l'accento su un forte centralismo 

La minigonna assolta 

Per questa minigonna e finita In tribunate. Un vigile urbano infatti si era sentito oltraggiato nel 
pudore e ha anche rincarato la dose con una denuncia per ollraggio a pubblico ufflciale, viste le 
giusfe rimostranze della ragazza. II pretore pero, dopo una occhlata alia mini incrimlnata, ha 
mandato assolta la ragazza, Graziella Freddo, che adesso pud sfoggiare impunemente la sua 
minigonna per le strade di Roma. E ai vigili non resta che guardare... 

Comunisti, socialist!, ACLI, sinistra dc avanzano proposte comuni 

Scuola: nasce una linea 
uni tar ia de l la sinistra 

Una tavola rotonda a Roma presso la sede delle ACLI - Dalla constatazione che i problem] della 
scuola sono quelli della trasformazione della societa alia elaborazionc di una politica alternativa 

Mentre gio\edi scorso a 
Roma la polizia si scatcna\a 
nolla caccia alio sUdcnte. men-
tre N".\on -trmiova la ma.io a 
.Vnn, e a Rj.-nor, ,n un \oc 
chK> palazM del centro sto-
nco com-jn.5ti. social'^ti. ca:-
tol.-c; dc.lc ACLI. £*r. ar.i del 
MPimento stixien'.esco. e an
che d.nsenti della DC arr;-
\avano ad una conclusione co
mune: i problem) della tra 
sformaziorio della scuola ?ono 
problemi della trasformazione 
della societa. 

E per trasformare !a socie
ta t possiamo ntro^are oggi 
quella confluenza di forze po-
ro!3ri e antiajtontane che det-
te \ita aila Resisten2a. poichc 
quella po'.enziahta non e per-
duta »: I'affermazione e di Tn-
stano Codignola, del PSI. II 
gmdmo sulla politica scolasti-
ca del s ^ e m o — oK?etto de'.-
la tavo'a rotonda orpanizzata 
presjo la <ede delle ACLI fra 
L-ucio Iximbardo Radice (PCI). 
Tnstano Codignola (PSI) e 
Gio^aoni Gower (ACLI) — 
e un oggetto di discussione 
che. in quella sede. sembra 
gia superato: c ansiosa improv-
visajione affrettata e casuale 
sotto la spinta di circostanze 
extreme », la definisce Lombar-

do Radice Per (Jozzer i pro 
petti govcrnatiM «;ono » soltanto 
un modo e^asivo per tirare a 
\anti >. per Co-.atta. <empre 
delle ACLI. il eoirrno non ha 
t nessuna intenzione di dare 
una r.sposta so>tanziale alle 
r:\er^i:c.iz:on: depli jt;xirriti;. 
yecondo F"araeuti. della sinistra 
d c . merr.bro della direzione del 
partito « la \icenda riella poli
tica scolastica procede in una 
direzione irreale >. :n una c mio-
pe pretesa di nnchiudere nei 
rerricj < lacitata vieenda del
la scuola italiana. Qiiesta la 
diagnosi unnoca. 

Quanto ai nmedi. anche qui 
il fatto nuo\o. ampiamt-nte po-
sitivo. e che il dialogo ormai 
parte da un Inello piu tie 
\ato. da un retroterra che in-
\este tutta la direz:one poll 
tica del paese. e ne mendica 
la trasformazione: dalla co-
v:ienza che j problem! della 
scuola pongono il prohlc-ma 
della trasformazione della so 
cieta. Questa \olonta politica 
comune \iene espressa da una 
sinistra che oggi non conosce 
«delimitazioni > nella apparte-
nenza agii stessi partiti di go
verno (se ancora ci restiamo. 
in questi partiti e nei loro or-
gani dirigenti, affcrma Fara-

guti. d perche pensiamo di po 
terci far mterpreti delle for 
ze nnnovatnci chc agistono 
nella societa. anche a co^to 
di profonde lacerazioni all'in 
terno dei partiti del centro si
nistra). 

Da questa piattaforma poli
tica comune partono le propo
ste concrete. Lucio Lombardo 
Radice. per il PCI. afferma: 
€ Non crediamo che la trasfor
mazione moluzionana venga 
dal marasma. Non diciamo: 
nessuna nforma: ne intendia 
mo nnviare tutto al dopo. Vo 
gliamo costruire soluzioni po 
sitive. elaborando obbiettivi 
eoncretamente raggr.ingibili a 
bre\e scadc-nza: I'ahhattimen 
to de.'le stpjtture gera'ch.che; 
la garanzia della presenza an 
tonoma degli student i. e al 
tempo stesso di altre forze. 
quali i sindacati. nella gestio 
ne della scuola: una forte 
attcnuazione della .selezione 
clavsista degli studenti ». 

Codignola risponde: c II fat
to che il piu grande partito 
della sinistra italiana si dica 
disposto ad un'azione di rifor-
ma e un fatto nuovo e im-
portante >. Covatta delle ACLI 
nccnosce nelle proposte delle 

i.n,-!re c la capacita di una 
c!as<-o oiclii-a dal rKitc-re d: 
rii\(-n:ro cla->s* dingcnte >. 

L'cigenza di un blocco sto-
r.co cne •>< nza attendere il 
dr/po com.ncia gia oggi ad e-
serc.tare il potere che nesce 
a conquistare giomo per gior-
r.o. e la cfjn-:atazione che gli 
sch.eramcnii fiolitici tradizio-
nali sono :n\t-cchiati. che oggi 
gia agi^cc- ur.o schieramento 
di sinistra (he — avendo nei 
comuni^ti uno dei poll ricono-
sciuti da tutti come essenz.a-
Ii — \a dallt̂  sinistre cattoli-
che e DC fmo alle ah extre
me del moumenio studente-
sco. ha concluso il dibattito. 

Intanto, uno degli lnnumere-
\oil <\ertici> del centrosini-
stra decide\a in segreto lo 
seombero forzoso dell'universi-
La di Roma. Ma e chiaro che 
coi tanks, con i lunghi basto-
ni e l fucili modello 91 non 
e difficile sgombrare delle auie 
(soprattutto se sono gia \uo-
te): piu difficile e invece. con 
quelle armi. arrestare o im-
pedire proccssi storici profon-
di e irreversibili come quello 
della formazione del nuovo bKx--
co di forze che \a oggi delt-
ncandosi. 

II grave Incidente alia fron
tiera sovietico cinete, che sem
bra piii sanguinoso di quun-
ti ve ne siano mat s,tuti in 
passato, e l'annullaniento al-
l'ultima ora dell'incontro ci-
noainerlcano che era stato 
fissato per il 20 rel)nmio 
a Varsavia. riportano la Ci
na al centro dl una forte ten
sione internazionale. iSppure 
non erano mancati ne^'.i ultl 
mi tempi segni che jtuvano 
ad indicare come alcune iireo-
ce potessero aprirsi neU'isola-
mento in cui il grande pa<r;e 
asiatico era venuto a tio\ar-
si. Almeno due fattori erana 
apparsi abbastanza inrorag-
gianti. In occidente due pae-
si atlanticl — l'ltalia e .1 Ca 
nada — hanno enunciato la 
loro Intenzione di stabihie 
nonnali contatti diplomatici 
eon Pechlno, ne hanno mod. 
ficato per il momento que
sto loro progetto (vogliu-io 
sperare che il governo italia
no non tornera indietro per 

eventual! pression! americane). 
In oriente si andava regi-
strando una certa cauta di-
stensione nei rapporti fra la 
Cina e tutta una serie di pae-
si nslatici, dall'India al Glap-
pone (fa eccezione i'lndone-
sia). 

In Occidente, si e scritto che 
contrastanti indinzzj si sa
rebbero affrontati negli ul
timi tempi a proposito della 
politica estera nelle niu alte 
sfere dirigenti cinesl E ' ben 
difficile dire quale fondamen-
to queste supposizioni o«issa 
no avere. Qualrosa di piii si 
puo dire invece. in base alle 
notit/.ie che giungono da Pe-
ehino sulla piii recente evo-
luzione interna del paese. T\it-
to cio che si sa su quanio e 
accaduto dall'ottobre ad opgi 
conferma che la fase tempo-
stosa della « rivoluzione .Miii'i-
rale» viene considerata chiu-
sa e che si e entrati ne'» pp-
riodo in cui si tenta rti rico-
struire una piii solitla strut-
tura di organizzazione e di 
inquadramento politico del 
paese. Ma nella pratica il p/*.s-
saggio da una fase ail 'a 'tra 
non 5 nfc drastico ne linea-
re. Episodi di lotta politica e 
sussulti del p receden t De-
riodo continuano, anche se 
il successo del nuovo « qnar-
tier generale» del par tno e 
del paese, raggruppato tutor-
no a Mao e a Lin Piao, mem
bra ormai fuori di d'iboi'j. 
D'altru parte molti a^petti 
dello sforzo di ricostruzione 
restano nebulosi: ancor piii 
lo sono i suoi risultati pra-
tici. 

II pnncipale impegno ft 
quello che mini a « ricoitrui-
re» il partito sconvouo e 
spesso addirittura travolto dal
le tempeste della « rivjluz»o-
ne culturale ». Coronamen'o di 
questa opera deve essere U 
congresso, che e ormai an 
nunciato per quest'anno R ch* 
alcuni osservatori stranieri 
prevedono (ma non si sa con 
quanta ragione) possa tener-
si entro la primavera. Tattl 
sono convinti che dal cong-es-
so debba uscire un nuovo par
tito, in gran parte con nuovi 
dirigenti — quelli emersi up-
punto dalla « rivoluzione cui-
turale» — con nuovi -piadii 
penferici e nuovi criteri dl 
organizzazione. Ma quale sa 
ra la vera fisionomia li tale 
partito? AU'estero e -Jircola-
to un testo che sareboe a.o-
punto il nuovo progetto ai 
« statuto». Sulla stampa .n-
ternazionale ne sono apparsi 
alcuni resoconti; ma poiriie i 
giornali cinesi non hanno uui;-
blicato nulla di simile, r.esau-
no pub dire quanto essi sia
no attendibili. Si e sc r i fo 
comunque che si tratterebbe 
di un testo radicalmente <I: 
verso da quello che lo stcs-
so partito cinese si ora ca 
to al suo ultimo congresso 
tredic: anni fa; ne ^ue.s»o 
pu6 sorprendere, se si tiene 
presente che propno io spir-
to del 1956, cosi inlluenzato 
dal XX congresso sovie'.ico, 
e stato uno dei bersagli lirei-
ti della politica cinese pp" -ui-
ti gli ultimi anni. 

Piu sicure. per quanto par-
ziali e non sempre decifraoi-
li, sono !e indicaziom che ven 
gono dai giornali cinesi piii 
ufliciali. I loro scritti hanno 
infatti sempre valore di d>-
cumento. E' qui che si risocc-
chia. sia pure con deforma-
zioni, il grosso sforzo di rior
ganizzazione in corso. Si par
te dalle realta nolmcne e*4-
stenti chc sono lnnanzitm.o 
1'esercito, p^tiche il suo ni'i!-> 
decisivo nelle vicende dPl'.i 
« rivoluz:one cuUura'.e -> run 
viene negato da ne>suno. •» 
poi I nuovi Comitati i»/o!u-
zionan, un:ci organismi di d.-
rezione scaturiti dalle turriUi-
tuose vtcende degli ultimi aue 
tre anni. Anche per qiieMe 
forze sembra tuttavia si »• ^ i ia 
tomare a un loro funziona-
mento piu normale. Cosi al-
l'esercito si ricorda che e suo 
comp:to • appoggiare il gover
no e amare ii popolo». cioe 
in fondo si ncorda che esso 
non deve a\ere un ruolo trop
po autonomo. Una speciale 
« istruz:one » e stata emanata 
in questo senso alia fine di 
febbraio In particuiare. Ie 
unita mihtan, l loro coman-
danti e l loro soldati, si so
no sentiti dire che devono « ap
poggiare » i Comitati nvolu-
zionan, « apphcare le loro de
cision! » e « rispettare » la loro 
direzione, «avere fiducia in 
essi ». 

I compiti politici affidati al-
Tesercito restano tuttavia mol
to vasti. Tutti i reparti han
no la consegna dl • organizza-
re squadre di propaganda del 
pensiero dl Mao » e di inviar-
le «nelle fabbriche nei vil-
laggi, nci sobborghi » per far-

vi opera di organizzazione e 
di propaganda. Comandanti e 
soldati hanno sempre il do-
vere di «aiutare la sinistra, 
aiutare l'industria e l'agricol-
tura, esercitare il controllo 
militare e impartire l'istruzio-
ne militare ». In concreto que
sto significa che ad QSSO e af-
fidata principalmente la bat
taglia « politica e ideologica » 
diretta ormai non solo con
tro i « mostri » che furono il 
bersaglio della «rivoluzione 
culturale» ma anche contro 
quelle che furono le tenden-
ze piii pericolose ed everslve 
deH'ultimo periodo. Nessun al
tro orgauismo ha oiigi in Ci
na compiti politici altrettnn-
to impegnativi. Si direbbe 
che vi e in questo indirizzo 
quasi una ambizione di ritor-
no aH'origine. quando fu ap-
punto l'esercito, via via che 
progredivano le sue vittorie 
nella guerra civile, a costrui
re il nuovo Stato e in gran 
parte lo stesso partito. Del re-
sto anche le regole di con-
dotta che vengono oggi ricor-
date alle forze annate e ai 
loro membri sono in fondo le 
stesse che venivano proclama-
te al momento della libera-
zione. 

Lo sforzo per riprendere un 
controllo piii profondo sulla 
vita politica del paese, una 
volta che si puo considerare 
sconfitta la tendenza dl Liu 
Sciaoci, si sviluppa in diver
se direzioni. Alia grande uni-
versitii di Pechino che era 
stato uno dei primi focolai del
la « rivoluzione culturale » e 
stata appunto una «squadra 
di propaganda del pensiero 

di Mao » ad assumere la nuo
va direzione degli eventi e a 
creare (solo adesso, per la ve-
rita, cioe alia fine di gen-
naio) jl locale « comitato rivo-
luzionario ». t ome gia la stes-
sa stampa di Pechino aveva 
dichiarato subito dopo il ple
num di ottobre del Comita
to centrale — e come era sta
to quindi segnalato in queste 
stesse colonne — anche la 
scelta dei delegati per il pros-
simo congresso del partito non 
avviene per elezione, ma per 
designazione, sia pure dopo 
una «consultazione con le 
masse» dalla forma non pre-
cisata: se le notizie apparse 
sulla stampa straniera sono 
esatte. questo stesso tipo di 
« consultazione » e il solo pre-
visto anche dal nuovo statu
to del partito. 

Per lo stesso «centralismo 
democratico » che viene tutto
ra proclamato come il capo-
saldo di tutta la struttura po
litica del partito e del pae
se, l'accento cade oggi soprat-
tutto sul centralismo. La teo-
ria dei « piii centri » viene de-
nunciata come una perversa 
invenzione di Liu Sciaoci seb-
bene in realta sia emersa nel
le stesse file del sostenitori 
della « rivoluzione culturale » 
nel suo periodo di maggiore 
espiosione. Tutto il paese e 
chiamato ad unirsi attorno a 
quell'unico «centro» valido 
che e appunto il a quartiere 
generale » di Mao. cioe il grup-
po di persone che na diret-
to la lotta contro Liu-Sclaoci 
e che ha via via le sue dira-
mazioni perifenche nei «co
mitati rivoluzionari». 

Una nota ufficiosa del Viminale 

Ridicola «smentita»al 

decreto contro Wens 
Stamane il regista olandese terra a Roma 

una conferenza stampa sulla grave vieenda 

II ministero degli Internj hn Lttto diffondere ieri pome- ~ 
riggio dalle agonzie una nota ufficiosa. nella quale si sostiene Z 
die * nessun provvedimento di esptilsione e stato adottato nei 2 
confront! del cittadino olandese Joris Ivens. Questi — prosegue -
la nota — e stato invitato dalla Questura di Kirenze. alio scopo ~ 
di chianre la sua posizione ai fini delle disp"sizioni che rego- — 
lano il soggiorno degli stranieri in Italia ». La nota conclude Z 
afftrmaiKio che (oh. gran bonta <lel ministero degli Interni) -
c nessun particolare motivo si oppone alia ultenore permanen- Z 
za del signor hens in Italia >. ~ 

Ci son voluti dunque due giorni. costcllati di p-oteste (degli ~ 
auton. degh attnn. dei lavoratori del cinema, degli organiz- -
zatori del Festival del popoli — che avevano invitato Ivens Z 
a Firenze. come ospite illustre —. dellinglese Basil Wright. ~ 
presidente dell'Associazione internazionale dei documentansti. Z 
di cui Ivens e vicepresidente. ecc). perche ci si decidesse. ~ 
< ufficiosamcnte >. a rimangiarsi il provedimento contro Ivens. -
con una ridicola scappatoia. ~ 

n richianw alle t disposizionj che regolano il sog^:orno rk'gli — 
stranieri in Italia > e infatti semj>licemente grottesco. In Italia. Z 
ogni anno. pas=ano milioni di stranieri. tranquilli e feliei. ~ 
ignorati o quasi dalle autorita: ma hens, regista di fama ~ 
mondiale. cittadino olandese (e tra Italia e Olanda le front.ere Z 
sono piu che aperte). e chiamato in Questura. pochc ore dopo -
i/ suo arriro a Firenzc. e qui flft riene notificato un decreto Z 
di espulsione (poi .-.osposo). ~ 

Ad ogni modo. su tutta la scandalo^a facccrKia. lo stesso -
Ivens fornirA stamane la versione com pi eta e dettaghata. in ~ 
una conferenza stampa irKktta per le ore II nella sede del- -
IAXAC a Roma. Z 

Tale indirizzo e stato sspo-
sto con molta chiarezza con 
un articolo programmatico del 
piu autorevole giornale di 
Sciangai. « L'intero partito — 
esso ha scritto — deve con-
formarsi a una disciplina uni-
ficata: 1'individuo e subordi-
nato aU'organizzazione, .a mi-
noranza alia maggioranza, il U-
vello inferiore al liveilo supe-
riore e il complesso dei mem
bri al Comitato centrale» E 
ancora: « La democrazia pro
le tary e democrazia iOtto la 
guida del centralismo. Essa 
non significa obbedtre in tutto 
alle masse. Non significa co-
dismo. I! centralismo prole-
tario concentra le idee giuste 
delle masse. Esso non signifi
ca comp'.eta accettazione di 
tutte le idee delle masse sen-
za analisi. II centralismo de
mocrat ico sarebbe minato al
le radici e un genuino movi-
mento rivoluzionano sart-hbe 
impossibile senza 1'uso del 
pensiero di Mao per analiz-
zare se le idee delle masse so
no giuste o no ». 

E' vero che si precisa co
me la « subordinazione >> ab-
bia un pre-requisito: u !a giu-
stezza della linea politica». 
Ora questa e giusta se coe-
rente col pensiero di Mao: 
«la linea proletaria nvolu-
zionaria del presidente Mao 
rappresenta in forma concen-
trata gli mteressi fondamen-
tali del proletariato e delle 
masse del popolo rivoluziona-
rio ed e la sola linea giusta 
che possa guidare la rivolu
zione cinese di vittona in vit-
toria u. Resta un punto Chi 
pub giudicare cio che e coe-
rente col pensiero di Mao e 
ci6 che non lo e, visto che 
qui e — come dice .'articolo 
— o la chiave del successo, o 
del fallimento della rivoluzio
ne »? Oggi, certo, e'e Mao. 
Ma domani? Probabilmente 
per questo vi e gia un suc-
cessore designato in Lin Piao; 
la designazione sarebbe ad
dirittura esplicita nei nuovi 
statuti del partito ed e co
munque implicita nella stam
pa cinese che ha gia invitato 
a « prendere da Lin Piao esem* 
pio di infinita fedelta alia li
nea rivoluzionaria del presi
dente Mao ». 

Va riconosciuto ai dirigen
ti cinesi di non aver mai fat
to proprie alcune interpreta-
zioni Iibertane della «rivolu
zione culturale» che hanno 
avuto invece corso in occi
dente, favorite anche da talu-
ne formulazioni della stampa 
cinese nel periodo piii burra-
scoso degli awenimenti. Esi-
ste al contrario una frase di 
Lin Piao, che e l'unica ad 
avere diritto ad innumerevo-
li citazioni al pari di quelle 
di Mao e che dice: « La Cina 
e un grande Stato e ha una 
popolazione di 700 milioni di 
uomini. Essa ha bisogno di 
un pensiero unificato, di un 
pensiero rivoluzionario, di un 
pensiero giusto. Questo e il 
pensiero di Mao Tse-dun. So
lo con questo pensiero nol 
possiamo mantenere un vigo-
roso entusiasmo rivoluziona
rio e un orientamento politi
co fermo e corretto ». Proba
bilmente e qui — in questo 
grande sforzo di « unificazio-
ne» — la sintesi di tutta la 
« rivoluzione culturale », della 
furiosa lotta politica che l'ha 
accompagnata e del suo pro-
lungamento organizzativo di 
oggi. Piu difficile e stabinre 
quali siano i suoi effetti reah. 

Giuseppe Boffa 
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12.000 programmatori e analisti richiesti in Italia entro il 1971 con 
retribuzioni di alto liveilo che variano dalle 150.000 alle 400.000 lire 

mensili, ed anche oltre 

Ecco una centrale Honeywell di elaboratori elettronici con i quali vengono ormai pro-
grammati tutti i piani di lavoro delle piii grand! e moderne aziende di ogni continente. 

Una r tc tn te indapine statistica. relativa al numero di calcolatori elettronici impit-gati 
neli'induMria. pone I'ltalia al quarto posto in Kurorxi. Oimai anche le rr.ed;e c p.ccole 
Aziende sono lanciate verso la KDP (Electronic Data PToces_sin£>: la corsa e mcominciaU. 
Ora. il problc-ma piii importante c-d urger.te da nsoUere nguarda la preparazione degli 
uomiiii c«paci di comandare queste macchine fantastiche. Entro il 1971 almeno 12t\0 
di qui-sti specialist! « r a n n o richiesti dalle Industrie. ct>n stipend] di tutto nlievo. La c^rat 
teri5tica pnncipale che occorre per pottr divtntare Programmatore od Analista. oltre 
ad un certo Rrado di cultura. e una buona doso di logica. Per stnbilire Tidoneita a queste 
profession!, la COMPUTEX. un I>tituto Internazioruile per la formazione di speciahsti 
su c-IalKiratori elettronici. ha istituito un servizio cratuito di TEST ATTITUDINALI a: 
Milano, Torino. Novara, Padova. Firenze e Bologna. 

Per prenotare il test, assolutamente gratuito, telefonare a: 

COMPUTEX MILANO • Via Edolo, 26 - Telef. 68816*2/454 
TORINO - Via A. Vespucci, 14 - Telef. 5W231/162 
NOVARA - Bal. Lamarmora, 19 - Telef. 21142 
PADOVA - Via Santa Lucia, 5 - Telef. 28984/46 
FIRENZE - Via Lamarmora, 29 - Telef. 577761 
BOLOGNA - Via San Felice, 78 - Telef. 433727/1 
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