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L'XI convegno nazionale 

dei giovani della CISL 

Perche Storti 
e f uggito 

Una realta giovanile e operaia nuova, fatta 
di bisogno di unita e di partecipazione demo
c ra t s , si e scontrata con uno schema dei 
lavori prefabbricato e arido che ha avuto 
come conclusione logica la chiusura di 

autorita del convegno 

Dietro la fuga di Storti 
c'e qualcosa di piu: c'e una 
realta giovanile cd operaia 
nuova. Ci sono dei giovani 
che, partendo dalle espe-
rienze di fabbrica, pongono 
con forza dei problenii poli-
tici e di lotta nuovi. 

«L'unita sindacale e il 
problema di fondo. Apparte-
nere ad un sindacato o ad 
un altro ha perso ormai si-
gnificato. Apparteniamo tut
ti al movimento operaio: 
lottiamo iusieme, lavoriamo 
iusieme in assemblea. L'uni
ta Vabbiamo gia fatta in fab
brica, e al vertice che non 
passa». E ' un operaio del-
l'Ansaldo-S. Giorgio di Ge-
nova, poco piu che venten-
ne, che parla. Porta occhiali 
a stanghetta che gli danno 
un'aria da studentello, ma, 
a Genova si mette la tuta 
tut te le mattine. Mi dice que-
ste cose dopo la chiusura di 
autorita dell'undicesiino con
vegno nazionale dei giovani 
della CISL e dopo la fuga 
del segretario generale on. 
Storti, che ha avuto paura 
di essere contestato da que
st! giovani operai che dico-
no con orgoglio di venire 
dalla Candy, dall'Alfa Ro
meo, dalla Fiat, e si chiama-
no tra loro, indifferentemen-
te, « amici » o « compagni ». 

Sono appunto questi gio
vani, insieme a quelli della 
Federlibro, della Federchi-
mici. ai melanieri. che han-
no dato battaglia rivendican-
do l'autogestione del conve
gno e la libera discussione 
dei problenii reali. Non e 
stata una « chiassata » la lo
ro, come qualcunu l'ha defi-
nita nei corridoi, ne un ten-
tativo « strumentale », come 
lo ha definito in un comu-
nicato la CISL. E' stata una 
battaglia politica e ci ten-
gono a definirla tale (che 
non nasce oggi). su temi 
molto precisi, sindacali e po-
litici: maggior potere al-
l 'operaio in fahbrica: mag-
giore conoscenza (cioe mag
gior legame) della realta 
politica; autonomia del sin
dacato e « incompatibility », 
non solo di cariche, ma an-
che di spirito; democrazia 
sindacale, sostanziale unita 
sindacale costruita capillar-
mente dalla base al vertice. 
Dietro la fuga di Storti ci so
no dunque dei problemi po-
litici precisi, posti da ope
rai giovani e giovanissimi, 
in molti casi membri di Com-
missione interna, anche di 
grandi aziende, Iegati dun
que alia realta di fabbrica. 

Una definizione compiuta 
della nuova coscienza. che 
questi giovani hanno porta-
to al convegno nazionale di 
Roma, la si trova nei docu-
menti del preconvegno di 
Peschiera (al quale hanno 
partccinato i delegati di tut-
to il Nord) che si e svolto 
ai primi di marzo. 

Ecconc i punti principali: 
ASSEMBLEA: c Si rileva... 

come il sistcma della rap-
presentativita sia in crisi in 
quanto la base non r ede pih 
nei vertice la realizzazione 
dclle sue istanze c arriva al
ia rnpprcsentatt'ntri dirctta 
nelle assemblee. Cosi le as
semblee di fabbrica serrono 
soprattutto a responsa1>ili:-
zare la base cd a permettere 
vn controllo diretto dei la-
voratori sidle decisioni.. ». 

SCIOPERI POLITICI: < La 
capacita. del sindacato ad 
agire sempre piii autonoma-
mente ha portato ad un ri-
pensamento circa i recrJii 
schemi secondo i quali non 
si dovevano fare scioperi 
pohtici (es. pensioni) ». 

SUPERAMENTO DEI BLOC-
CHI: « Vattuale politica sin
dacale internazionale c estrc-
mamente carente perche 1c-
gata alia politica dei bloc-
chi. Per esempio la politica 
della CISL internazionale e 
del tutto inefficiente c am-
piamente compromessa con 
le diftaturc delVAmerica La
tino... Mentre si riscontrano 
queste carenze nella politica 
internazionale sindacale... it 
potere economico c gia or-
ganizzato su scala interna
zionale ». 

SCUOLA: ' ...prolungamen-
to delta scuola deU'obbhgo... 
strutturata a carattere prn-
fcssionale umanistico c TIOU 
di inserimento nei sistema .. 
Abolizione dell'apprendista-
to che di falto c una forma 
di collocazione del lavoro a 
sottocosto ». 

GESTIONE DEMOCRATICA 
DEL COLLOCAMENTO: • Si 
pretende la gestione del col-
locamento da parte delle or-
ganizzazioni sindacali per 
evitare che un servizio so-
dale sia ad esclusivo beiic-
ficio dei padroni come di 
fatto avviene *. 

U N I T A ' ED USO O P E R A I O 
D E L S I N D A C A T O : . . . . impor 

dacale di base sia continua-
mente un fatto unitario, con-
dizione indispensabile per 
una efficace azione... Biso-
gna quindi che le strutture 
di base tendano alia unifi-
cazione organica. L'azione 
della sezione sindacale azien-
dale deve potere stabilire 
un coiitroffo totale su tutta 
la realta aziendale... ». 

REDISTRIBUZIONE DEL 
POTERE: «Si tratta di ab-
bandonare la logica di sem-
plice redistribuzione del red-
dito per una redistribuzione 
del potere ». 

Giunti a Roma per discu-
tere ampiamente e democra-
ticarr.er.te di tutto questo, 
ancorandosi alia realta socia-
le e politica del 1968 e dei 
primi mesi del '69, si sono 
trovati di fronte ad uno sche
ma dei lavori prefabbricato 
ed arido, basato su un giova-
nilismo deteriore. Addirittu-
ra si sono verificate opposi-
zioni all'uso di certe frasi: 
per esempio mentre da una 
parte si proponeva « coscien
za di classe », dall 'altra « ma-
turazione culturale ». oppu-
r e a « strategia per il potere 
dei lavoratori nell'azienda » 
si opponeva « i lavoratori e 
la struttura delVazienda ». 

Su queste premesse hanno 
portato avanti la battaglia. 
rifiutando le vuote esercita-
zioni dialettiche (e stata pre-
sentata una relazione sulla 
cibernetica di difficilissima 
comprensione). il giovanili-
smo (i giovani e l'azienda, i 
giovani e il sindacato, i gio
vani e la rivoluzione teeno-
logica: questi i temi delle 
t re relazioni). il corporativi-
smo di associazione e legan-
do i problemi concreti dei 
giovani nella CISL ai temi 
piu generali di tutta l'orga-
nizzazione e della lotta ope
raia. 

Lo stesso diritto di inter-
vento era limitato ai soli de
legati provinciali, non elet-
ti. ma nominati dall'alto. II 
tema della democrazia ha 
dunque trovato, anche in 
questi elementi. una solleci-
tazione. e tutto il convegno 
ha visto prevalere questa ri-
chiesta. la richiesta cioe di 
una masgiore partecipazio
ne demoeratica 

Evidentemente le tensioni 
p>istenti all ' interno della 
CISL hanno raggiunto pun
ti molto alti in questa fase 
preconsressuale 

i DoPo due aiorni di aver-
to e rivare dibattito... i la
vori non si sono conclusi re-
golarmente ner il dissenso 
sorto sull'elahorazione di 
uno dei document! finali •. 
Cost il Poonlo e la CISL han
no spiegato la clamorosa 
conclusions dell'iindicesimo 
convesno nazionale dei gio
vani dHIa CISL. 

No. Dietro la fuga di Stor
ti c'e proprio qualcosa di 
piu. 

Guido Bimbi 

GIUDIZI E PREV1SI0NI DI OSSERVATORI E DI STUDIOSI 

LA CINA TRA I DUE CONGRESSI 
Le drammatiche scosse successive al '56 e la «rivoluzione culturale » - I « comitati rivoluzio-
nari»: strumento prowisorio o base di un nuovo sistema? - La Cina vuol essere il «terzo gigante» 

IL TEATRO ACeUSA 

I I pubblico romano ha accolfo con vivacifa la * Cantala di un mostro lusifano » di Peter 
Weiss, messa in scena dal Gruppo Teatro e Azione, per la regia di Giorgio Strehler. E' uno 
spetlacolo coraggioso e affascinante sul colonialismo portoghese in parlicolare e sull'op-
pressione imperialista in generale. La rappresentazione si avvale anche di parti musicali e 
mimiche. La « Cantata di un mostro lusitano » si dara a Roma fino a lunedi; si t rasfer i ra , 
poi, a Firenze, dove, il 10 apr i le , inaugurera la Rassegna internazionale del tealr i stabill « 

I verra qui replicata fino at 13. Nella foto: Franco Graxiosi, Marisa Fabbri e Marisa Minel l l . 

Dodici annl, carichi di awe-
nimenti drammatici, dividono 
il nono Congresso del Partito 
comunista cinese dall'ottavo. 
La iunga dilazione. mentre 
sottolinea l'importanza della 
riunione, rende privo di si-
gniflcato un richiamo a quel-
la precedente, come punto di 
riferimento. La Cina dell'apri-
le 1969 non e quella del set-
tembre 1956, quando ull'ordi-
ne del giorno erano v,\\ echi 
del ventesimo Congresso di 
Mosca e le esperienze del pri-
ino piano quinquennale. non 
ancora completato, e neppu-
re quella deU'autiinno 19(>1, 
quando le gravi difltcolta eco-
nomiehe seguite al «grande 

! balzo in avanti» e Puggravar-
si del contrasto con 1'URSS 
consigliarono ai dirigenti cine-
si di rinviare sine die il Con
gresso riehiesto dallo statuto. 
L'attenzione si sposta, inevita-
bilmente, verso gli sviluppi 
degli ultimi tre anni. quelli 
della R rivoluzione cultural? », 
e verso le nuove prospettive 
pohtiche da essi create. 

Osservatorl e studiosi han-
j no cercato, dopo la « riunione 

allargata» che il Comitato 
centrale ha tenuto alia fine di 
ottobre per conslatare il com-
pletamento del sistema dei 
« comitati rivoluzionari » e per 
decidere l'espulsione di Liu 
Sciao ci. di fare il punto. 

NeH'ultimo /ascicolo della 
Documentation franqaise dedi
cate alia questione, Frangois 
Joyaux ricorda che il « grup
po centrale della rivoluzione 
culturale». organo supremo 
mcaricato di orlentare il mo
vimento e presieduto da Cen 
Po ta, aveva deciso fin dagli 
inizi del 19fi7 di incoruggiare 
la creazione in ogni provineia 
di un «comitato rivoluziona-
rio ». con il compito di pro-
muovere le direttive politiche 
del centro. Questi comitati 
dovevano essere costituiti da 
ima «alleanza» di tre forze: 
i quadri locali «non incam-
minati sulla via capitalistica », 
le forze armate e le « guardie 
rosse ». « Forti dell'avallo del 
gruppo centrale — egli scrive 
— essi erano destinati a so-
vrapporsi, di fatto, agli orga-
nismi locali legalmente stabi-
liti, sia che si trattasse del
le assemblee locali, sia dei co
mitati locali del partito... Gli 
ultimi due comitati sono stati 
insediati il 5 settembre 1968... 
La loro caratteristica essenzia-
Ie e di essere tutti diretti dal-
l'eserctto. La grande maggio-
ranza di essi sono presieduti 
da ufficiali o commissari poli
tic! dell'esercito e molto spes-
so ancha i vice-president i so
no dei militari... Gli osserva-
tori sono percib indotti a do-
mandarsi se la creazione dei 
comitati risponda effettiva-
mente agli obbiettivi che si 
era posto il "gruppo centra
le", raccomandando la loro 
costituzione sulla base di una 
alleanza a tre. Sembra piut-
tosto che le difficolta incon-
trate nella creazione dei comi
tati abbiano indotto il gruppo 
di Mao, agli inizi del 1968, 
ad appoggiarsi piu francamen-
te suiresercito per vincere le 
resistenze locali». 

Circa il futuro dei « comita
ti rivoluzionari» — strumenti 
provvisori di un'operazione 
politica o prefigurazione di un 
nuovo regime? — Joyaux ri-
teneva che ogni risposta ap-
partenesse al Congresso. Cre-
deva tuttavia di poter desume-
re dai comment i della stampa 
che i comitati resteranno co
me organi di potere « unifica-
to», sostituendosi alle strut
ture « dualistiche » (assemblee 

NOTEVOLI NUOVI PROGRESSI DELLA MEDICINA IN URSS 

Stazioni mobili anti - infarto 
Ricerche sull'origine delTarterioscIerosi - Successo dell'innesto di valvole artificial! - Nuovi far-
maci — Il problema delle epidemie - L'estendersi degli studi sui problemi dell'igiene del lavoro 

Dalla nostra redazione J fe connesN .oa: lra c.,a.pl d:. 
MOSCA, 2 \ \ers: d: ncerche vengono a 

Un quadro sommar.o cie: . ^tab.'.ira: pt-r cun=e,ruenze :n 
principali mdinzzi della ncer 
ca scientifico - sanitaria in 

dotte. spesso non pos:tne r qual 
t- ;1 caso delie conseguenze 

URSS e stato prospettato dal- i suil'organismo del bestiame da 
l'Accademia delle scienze me- | macel!az:one. c:oe destmato 
diche in un incontro con ia j ail'alimentazione umana, de!-
stampa internazionale. | Timpiego di certi conc:m: e an-

I venti isututi di ncerca 
di cui ;"Accadem:a s; avvale 
(e imminente la formazione 
del ventunesimo: l'ist:tuto per 
ii trapianto degli organi e dei 
tessuti) stanno attualmente ia 
vorando, anche ricorrendo a 
different: mdinzzi metodologi-
ci attomo a 37 « problemi » 
inerenti aile malattie cardio-
vascolan. ai tumon e alle for-
mazioni maligne, alle malattie 
mfettive, aH'immunologia, al
ia genet ica, eoc. Naturalmen-
te si tratta sempre di ncer-
che fondamentali, cioe tesc al
ia soluzione sistematica di ca-
tegone di problemi e non di 
smgoh casi clinici. 

E cosi pure l'enucleazione di 
quel certo numero di temi di 
r.cerca ha carattere apeno. in 
quanto accade di frequente 
che nei corso delle ricerche si 
giunga alia registrazione di 
fenomeni lnaspetlati che int«-
ressano altri campi d'indagi-
ne. Cib e accaduto, ad esem-

t:cnttogam:ci nella coitn-azio-
ne vegetale. 

Fra ; lanti ram;, tutti im
portant!, in cu: si suddmde 
1'attuale ncerca med:ca ?ov;e-
t:ca. ne nch:am:amo somma-
r.amente alcuni. Fra le malat
tie del secolo. anche in URSS 
s; colloca l'artenosclerosi e, 

nuovi melrxi;. Ad esempio. so
lo m Un:one sonetica viene 
attualmente imp:egato su sea-

ta. la ti:a£riost:ca. la metodo-
logia curativa. Gli sforzi di 
molte equine sono concentrati 

re che utihzza stazioni mobili 
specialmente attrezzate che 
elimmano — cosa spesso deci-
siva — gran parte dei tempi 
morti tra il manitestarsi del 
rinfarto e i'mizio della tera-
p:a d'urto che es'-o comporia 

Estese sono anche le ricer
che attomo aU'insufticienza 
del muscolo cardiaco. Esse 
^engono condone a tivello bio-
chimico e biomo'.eco'.are con 
1'uso dj apparat: microtecnic:. 
C o ha consentito di studiare 
in profondita l'mfluenza degli 

pio, nella ricerca virologies 
che e andata strettamente col-

lontissimo che l'a:ione sin- \ le^uidost con la coltivazione 

legata ad essa. liasufficienza j ormoni e di al tn fattori sulle 
coronana e rinfarto del m:o- *' " ~ " J " ' 
cardio. Lo speciale istituto de-
dica una particolare attenzio-
ne al chiarimento del mecca-
nismo formativo dell'arterio-
sclerosi. Si e nusciti a sapere 
che essa e una malatt-.a non 
solo legata a disturb! r.cl n-
cambio dei lipidi e all'accu 
mulazione d: colesterolo, ma 
dipende, nei suo s^Iuppo, da 
disturbi in altn process: del 
ricambio, e particolarmente 
del ricambio di albumine nei 
tessuti dei vasi sanguigni. 

Soito l'aspetto diagnostico 
progressi interessanti sono 
stati ottenuti con Timpiego del-
la fibrinohsina. In quanto al
ia terapia dell'infarto m:ocar-
dico, sono stati mtrodom ora 

*.a ordmana ;1 sistema di cu- j r.e'. chianre le specificita b.o 
' ' logiche e biochimiche dell'm-

sorgenza deile formazioni ma
ligne e anche la loro base ge
net ica Sono stati elaborati e 
introdott! nella pratica, e a l tn 
sono in corso di elaborazione, 
nuovi metodi di dia^nosi isto-
chimica e citochimica. Paral-
lelamente si arncchisce la me-
todolo?:n curativa. Sono co-
minciare «u nuove basi le n-
cerrh* r.el campo della profi 
•ass: delle recidive e delle me-
tastas: s isseguenti a asporta-
zioni radicali. 

Si e'.aborano nuovi farrnaci. 
In campo chirurgico e sotro 
speciaie osservazione il feno-
meno della riduzione di alia-
globulina del sangue a segu:-
to deH'asportazione della par
te colpita. Progressi si regi-
strano nei campo della radio-
terapia. L'impiego di protoni 
permette di penetrare radiolo-
gicamente in profondita e di 
assestare colpi precisi e ben 
focalizzati sui tessuti tumora-
h In quanto al meccanismo 
d'azione delle sostanze cance-
rogene, un interessante cam
po e stato aperto dalla sco-
perta che alcune forme di vi
rus risultano mattive per l'uo-
rao e pericolose per gli anima-
li e viceversa. 

UlUmamente la grande on-

capacita contrattive dei cuo-
re. Nello studio dei meccani-
smi deiripertensione e stato 
dimostrato il rapporto fra I di
sturbi dei processi nervosi cen-
trali di regolazione e i cam-
biamenti umor3li. Sul piano 
della chirurgia sostitutiva e n-
paratnee del cuore i perfezio 
namenti piii notevoh sono sta 
ti registrati nell'innesto di val
vole aruficiali e normah, so-
prattutto sotto 1'aspeKo della 
rapidita e sicurezza della tee
nies applicativa. 

Un altro decisive campo dl 
indagine e di spenmentazione 
e quello del cancro. Le ricer
che oncologiche si sviluppano 
m quartro direzioni principali: 
il ruo'.o dei virus, runmuni-

data d'influenza, denomina-
ta Hong Kong, ha nproposo 
su scala sociale il problema 
delle epidemic In Umone so-
vietica sono state prese co-
lossah misure di prevenzione 
di tipo classico. Contempora-
neamente si e passati alia pro-
duzione mdustnale dell'inter-
ferono leucocitario umano, che 
e stato spenmentato nella pro-
filassi e nella terapia dell'm-
fluenza su 15 000 soggetti. I n-
sultati ne hanno confermato 
1'efficac.a. 
Infme. e da registrare l'e

stendersi degli studi sui pro 
blemi dell'igiene del lavoro, 
non solo in rapporto alia lot
ta contro 1'immediata nocivi-
ta e pericolosita di questa o 
quell "at tivita lavorativa (ad 
esempio, il grado di tossicita 
e qumdi la definizione dei 
massimali di concentrazione di 
determinate sostanze negli am-. 
bienti lavorativi, oppure le mi-
sure antisilicosi nelle mmiere 
e nella siderurgia), ma anche 
in rapporto ai problemi del
l'igiene- psiconervosa. Si tende 
ad elaborare modelli di regi
me rationale del lavoro e del 
nposo, definendone non solo 
le condizioni materiali e am-
bientali, ma i hmiti necessa-
ri nei volume della informa-
zione, secondo parametri Ii-
siologici. 

Enzo Roggi 

locali e comitati di partito), 
semplilicando l'amministrazio-
ne ed feluninando il distacco 
tra partito e masse. 

Dal canto suo, in una comu-
nicazione inviata ad un col-
loquio promosso dal Centro 
di studi cinesi deH'Universita 
del Michigan, nell'aprile del 
'(58, il professor Ezra F. Vo-
gel, di Harvard, si era occu-
pato piu ampiamente della 
« struttura» del conflitto che 
la « rivoluzione culturale » e 
la creazione dei comitati ri-
flette, caratterizzandolo so-
stanzialmente come uno scon-
tro tra il blocco costituito dai 
sostenitori di Mao, da « alcu
ni fedeli propagandist » e dal 
gruppo militare di Lin Piao, 
e sostenuto da uomini di go-
verno come Ciu En-lai e Hsie 
Fu-ci, da una parte, la « bu-
rocrazia» di partito, stratifl-
cata ad ogni livello della vita 
nazionale secondo lo schema 
della vecchia Cina, dall'altra. 

« Non e possibile — osser-
vava il professor Vogel — di-
stinguere in modo certo e con 
precisione le posizioni prese 
da ognuno in ognuna delle 
svolte importanti di questi 
ultimi anni. Si puo tuttavia, 
grazie alle rivelazioni del pe-
riodo delle guardie rosse, di-
scernere le difTerenze fonda
mentali di concezione politica 
che hanno separato i burocra-
ti di partito dai sostenitori di 
Mao. I burocrati si sono de-
dicati innanzi tutto a regola-
lizzare il funzionamento del 
partito e del governo e hanno 
concent rato i loro sforzi sul
la produzione. Essi credono 
fermamente che la Cina diver-
rii piii forte attraverso l'al-
largamento delle competenze 
specializ7ate nei partito e nei 
governo e in tutti i campi del-
l'economia e dell'educazione. 

« Pur ammettendo la priori-
ta della politica, essi ritengono 
pericoloso contrariare il pro-
cesso regolare della produzio
ne con campagne di mobilita-
zione delle masse. Essi credo-
no fermamente che l'eccesso 
di ottimismo, le offensive di-
sordinate di produzione, sen-
za idee direttrici e l'importan
za accordata alia semplice vo-
lontii possono essere pericolo-
si. come nei caso del "gran
de balzo in avanti". Pur es-
sendo nazionalisti convinti, so
no piii disposti ad agire nei 
quadro del movimento comu
nista internazionale e a fare 
concessioni alia Russia in 
cambio deH'ombrello nucleare 
e dell'assistenza tecnica ». 

Quanto al gruppo di Mao. i 
suoi membri «sono marcati 
da una certa visione del pas-
sato della Cina: la visione del
la degenerazione morale di 
una burocrazia che ha per-
duto ogni contatto con il po-
polo. problema capitale che 
ha provocato il declino e la 
caduta del Kuomindan». 
Preoccupati per il declino del-
lo «spirito rivoluzionario» 
tra le masse, essi hanno cer
cato di rianimarlo spingendo 
i quadri del partito ad un 
piii stretto contatto col po-
polo. «Rendendosi conto del 
fatto che la Cina e essenzial-
mente un'economia arretrata 
di tipo agrario. i maoisti cre
dono fermamente che, almeno 
a breve termine, il fat tore de
cisive per l'espansione della 
produzione globale e l'entu-
siasmo delle masse». Da qui 
il loro impegno « a fianco dei 
contadini poveri contro quel
li ricchi e degli studenti po
veri contro quelli che prr»-
vengono dagli ambienti bor-
ghesi ». 

E' un'analisi che Jacques 
Guillermaz, direttore del Cen
tro di documentazione sulla 
Cina all'Ecole pratique des 
Hautes Etudes, sembra so-
stanzialmente condividere. nel-
1'intervista che appare sull'ul-
timo numero del Kouvel Ob-
scrvatcur. a La Cina — egli j 
afferma — e un paese che per 
secoh ha guardato verso il 
suo passato. Mentre gli occi
dental! guardavano all'avve-
nire, i cinesi, per secoli. si 
sono volti verso l'eta d'oro 
che stava dietro di loro, aven-
do come ideale la npetizione 
e 1'immobilita. Nella societh 
cine<=e attuale, le fracce di 
questo atteggiamento sono an
cora profonde. Percio Mao 
Tse dun ritiene che, se si fer-
ma la rivoluzione, se non le 
si da un carattere minterrot-
to, si rischia molto rapida-
mente di vedere le masse n-
laciere nei loro atteggiamenti 
tradizionali». 

Conviene d'altro canto tener 
conto, ritiene Guillermaz, di 
una sene di difTerenze impor
tanti tra la « rivoluzione cul
turale » e i movimenti nvo-
luzionari delineatisi in occi-
dente, in parte nella sua scia. 
Li prima e che la n rivoluzio
ne culturale » non e stato un 
movimento spontaneo, dal 
basso, bensi un movimento 
suscitato scientemente da Mao 
e dal suo gruppo. In secon
do luogo, essa <t non ha con
testato una societa di consu-
mo ehe, m un paese povero 
come la Cina, non esiste. N'on 
esalta l'individualismo ma, al 
contrario, la devozione ne! 
senso antico del termine, del-
1'individuo alia causa della 
costruzione nazionale. Si trat
ta di rendere la Cina potente 
militarmente ed economica-
mente, di farle recuperare il 
suo ritardo e se si contesta 
la vecchia societa, e perche le 
sue strutture e le sue abnu-
dini arcaiche costituiscono 
spesso un ostacolo all'edifica-
zione della Cina nuova » 

Secondo lo studioso france-
se, la « rivoluzione culturale E, j 
pur essendo anccra lungi dal
la sua conclusione, si e ora 
in qualche modo «cristalhz 

re al vertice, nei ser.o dei 
gruppi dirigenti, anche se, al 
di sotto, la pasta resta anco
ra in fusione... L'opposlzione 
a Mao, rappresentata grosso 
modo, dai seguaci di Liu 
Sciao-ci, e stata liquidata e — 
secondo fenomeno — la cor-
rente piii estremista e stata 
arginata, canalizzata all'inter-
no del gruppo che ha lanciato 
la "rivoluzione culturale". Esi
ste oggi un certo equilibrio e 
una certa unita attomo a Mao 
Tse-dun ». 

Questo fatto nuovo esercite-
ra senza dubbio un peso an
che negli orientamenti inter-
nazionali della Cina. Esso per
mette infatti ai dirigenti di 
Pechino di « definire una cer-

II gruppo 
dirigente 
cinese alia 
fine del '68 

L'agenzla Nuova Cina co
si elencava i membri del 
gruppo dlrlgenle del PCC 
present), il 1. oltobre 1968, 
alle celebrazionl per I'annl-
versario della Repubbllca 
popolare: 

1) Mao Tse-dun, preslden-
te del CC; 

2) Lin Piao, vlce-presl-
dente del CC; 

3) Ciu En-lai, primo ml-
nlslro; 

4) Cen Po-ta, presidenle 
del c gruppo centrale della 
rivoluzione culturale »; 

5) Kang Sceng, membro 
del « gruppo »; 

6) Clang Cing, membro 
del < gruppo» e moglle di 
Mao Tse-dun; 

7) Ciang Ciun-ciao, vlce-
presidente del « gruppo » e 
dirigente del comitato rivo
luzionario di Scianghai; 

8) Yao Uen-yuan, mem
bro del «gruppo > e diri
gente dello stesso comitato; 

9) Hsie Fu-ci, vice-pre
mier e presidenle del comi
tato rivoluzionario di Pe
chino; 

10) Huang Yong-scen, ca
po di stalo maggiore e pre
sidenle del comitato rivolu
zionario di Guang-dong; 

11) Wu Fa-hsian, coman-
dante dell'aviazione; 

12) Uang Dong-hstn, co-
mandante della guarniglone 
di Pechino; 

13) (Jen Yu-seng, capo del
la delegazione militare di 
Pechino; 

14) Ye Clun, moglie di Lin 
Pfao. 

ta politica estera, ci6 che esii 
non erano in grado di fare an
cora un anno fa, e nella stes-
sa estate del 1967, quando la 
folia bruciava l'ambasciata di 
Gran Bretagna a Pechino». 
Quale? Guillermaz, la cui in-
tervista prende le mosse dal 
conflitto con TURSS sull'Us-
suri, e convlnto che il punto 
di partenza di questa politica 
estera e il tentativo di appa-
nre sulla scena internaziona
le come il « terzo gigante». 
accanto agli Stati Uniti e al-
l'URSS, di spezzare il « dua-
lismo » sovietico-americano e 
di assicurare alia Cina una 
voce «indipendente» nelle 
grandi questioni internaziona-
li che sono sul tappeto. 

Un superamento del « divor-
zio » dall'URSS, nei quale mo-
tivi politici e ideologici stret
tamente si intrecciano, e dun
que da escludere. Cio non «1-
gnifica, tuttavia, che il con
flitto sia destinato ad un 
drammatico inasprimento. Bi-
sogna « comprendere bene che 
la strategia militare di Pechi
no non e deliberatamente of-
fensiva» (la potenza militare 
cinese, del resto, non lo con-
sentirebbe) e che I'uso delle 
arml 6 stato finora diretto so-
prattutto ad una « affermazio-
ne di sovranita nei punti con-
testati». Neppure e da esclu
dere che Pechino possa apri-
re, a sua volta. un « dialogo » 
con Washington. 

Abbiamo notato piii innanzi 
che la Cina del 1969 non e piii 
quella del 1956, e nemmeno 
quella del 1961. Cio vale, na-
turalmente, anche per la sua 
economia, anche se le tumul-
tuose vicende della « rivolu 
zione culturale » hanno reso in 
gran parte confuso il quadro. 
Le fasi della trasformazione e 
dello sviluppo socialista sono 
note, almeno nelle grandi li-
nee. II primo piano quinquen
nale (1953-57) e quello della 
trasformazione socialista del-
l'agricoltura e dell'inizio del
la trasformazione industriale 
II secondo, impostato nei '56, 
e stato sostanzialmente modi-
ficato con il massiccio amplia-
mento dei suoi obbiettivi nei 
quadro del u grande balzo in 
avanti » (1958). E' seguito, ne
gli anni successivi, un a riag-
giustamento», ma gli stessi 
anni hanno visto le difficolta 
economiche aggravarsi per la 
rottura della coooerazione con 
l'URSS. II 1961 e generalmen-
te considerato il momento cul-
minante della crisi. II 1967 e 
stato, invece. un anno di n-
presa, soprattutto per l'agri-
coltura. meno toccata dai con-
flitti della « rivoluzione cultu
rale ». II Congresso in corso 
fornira, forse, piii concreti ele
menti di valutazione. 

Ennio Polito 

Dal cenfro di Milano un documenfo 

dei lavorliorTPCiTPSIf PRIr PSIUP 

Quattro indicazioni 
per la riforma RAI 
La denuncia del monopolio delPesecu-

tivo — La proposta di legge Arci-Arla 

come base della discussione 

Disvacco dallesecutivo, de-
centramento. gestione sociale 
e demoeratica, salvaguardia 
della dignita e liberta di 
espressione dei lavoratori m-
terni: queste le richieste per 
una riforma della Rai-Tv con-
tenute in un importante do-
cumento unitario firmato a 
Milano dalla ccllula Rai del 
Pci. dal nucleo aziendale so
cialista del Psi, dal gruppo 
aziendale repubblicano del Pn 
e dal gruppo aziendale del 
Psiup. La conclusione e che 
I lavoratori del centro Rai-Tv 
d: Milano «mdicano ne'.'.o 
schema di proposra di le^e 
per la riforma deila Ra: Tv 
deH'Arci-Arta una giusta base 
e si irrpegnano a continuare 
m penodiche sedu:e un di
battito, al fine di dare, uni-
ti alle altre forze democra::-
che, un loro contnbuto per il 
miglioraniento dei'.o schema 
di leg^e ». 

A questa :nd:caz:one, il do-
cumento giunjie dopo una pre-
messa nella quale « ispirando-
si ai valori di liberta e demo
crazia della Rcsistenza » si af
ferma che « l'azione iniziata 
e che si mvende sviluppare 
nei cor!ron:i della Rai-Tv 
non mira ad oltenere conces
sioni parziah ne ad ottenere 
migiior trattamento per l sm
goh partiti in campo nazio
nale » bensi K impegnarsi per 
una radicale riforma dell'en'.e 
radiotelevisivo per fare di 
questo strumento il cardir.e 
di un modemo sistema di tor-
m3zione e di informaz.one del-
I'opinione pubbhea, libero e 
democratico ». 

II doeumento afferma qum
di che: «il monopolio dello 
Stavo sulla radiotelevisior.e 
non pub significare monopo
lio di un partito o di gruppi 
di potere, ne tanto meno mo
nopolio del potere e»ecu:ivo. 
Questi tipi di monopolio m 

zata"». t La coesione e miglio- i una societa divi&a in dassl 

rappre.-entar.o sempre un po 
tente strumento di coercizio 
ne e manipoiazione delle co 
scienze, un mezzo delle clas 
si dominant i per condiziona 
re gli onentament: dell'opinic 
ne pubbhea. L'atfuale poht: 
ca della Rai-Tv frutto di con 
t:nue lotte fra correnti po'.n:-
che e manovre al vertice del
la din?en7a aziendale, e :spi-
rata troppo spesso alia preoc 
cupazione di inT.uenzare :n 
modo unidirezionale ropmio-
ne pubblrca e di contenerr.e 
la d:alett:ca in rapporto a de 
terminal: equilibn di potere. 

Si afferma quindi che * .e 
esigenze e gli aspef.i della 
realta del paese possono dur. 
que esprimersi in una Ime3 
di nnnovamento al:emat:va a 
quella che persegiie la classe 
dominante attraverso gli s:ru 
menu de'.l'mdiistr.a culrjrale 
e del condiz:onamen:o :deo'.o-
gico ». I cardim di questo rm 
novamento vengono cosi f:-

1 sat:: « 1» distacco daliesecu:: 
vo; e-immando ogni forma d-
dipendenza della Rai-Ti da". 
governo e aff:dando al Parla 
mento la garanzia d?lla -.oui-
le autonoma: 2) decentrarr.an-
to; b-asando la rmnova"a strut
tura deliente su! decentrarr.ea-
:o decii-.onale e fimzionale de: 
centn di produzione » (in co".-
legamento con ".e regioru e 
con una partecipazione delle 
comunita locali). *3» gestior.e 
sociale e demoeratica; dando 
vnta a nuovi organism: e strut-
rare di gestione che aiiidmo 
potere decisionale a^li autor:. 
teonici. lavoratori e a dirette 
rappresentanze degli utent:. 
organizzazioni sindacali, pol:-
nche. cultural:: 4» adoz:one d: 
un asset to mte-rr.o vo'.to ai 
miglioramento deila condizi> 
ne dei lavoratori dell'azienda. 
atto a istniure so'.ide garan-
z:e per la salvaguardia della 
loro d:*n::a e liberta di mprts-

I s:one». 


