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4 propositi del messaggio 

di fine d'anno di Saragat 

Povero 
Quintiliano 

II messaggio presiden-
ziale di fine d'anno conte-
neva una parte dedicata al
ia politica scolastica ed ai 
problemi educativi: un ap-
pello agli studenti affinche 
ascoltino i loro insegnanti 
e si pieghino sui libri « per 
studiare e conoscere ». « In-
fatti» conti.nuava Saragat 
«solo la conoscenza del 
mondo, che si ottiene con 
lo studio delle dottrine con-
quistate dal genio umano, 
ci mette in condizioni di 
trasformarlo ». 

Quella del piegarsi sui li
bri era piu che altro una 
espressione metaforica, po-
co adatta invero a persua-
dere i giovani, ai quali 
troppe volte nella scuola 
si vorrebbe chiedere appun-
to di piegarsi in senso as-
soluto. Piu importante e 
pero la questione di sostan-
za. Che i libri, che cono-
scenze rigorose siano una 
arma rivoluzionaria per il 
movimento operaio e per 
quegli, studenti che si schie-
rano al suo fianco e indu-
bitabile. Da Marx abbia-
mo imparato che il pro-
blema della conoscenza e 
funzionale al cambiamento 
del mondo, da Lenin e da 
Gramsci che occorre im-
possessarsi della cultura e-
laborata dall'umanita attra-
verso i secoli e che ci si 
deve istruire perche c'e bi-
sogno di tutta la nostra in-
telligenza, di tutto il pa-
trimonio ideale del socia-
lismo e che teoria e pra-
tica debbono stare insie-
me una come condizione 
dell'altra. Ma i libri della 
scuola di oggi insegnano 
agli studenti che il mondo, 
specialmente la realta dei 
rapporti umani, va bene 
cosi com'e, sia nella scuo
la che fuori E se essi in-
tendono conoscerla e cam-
biarla, con «fatica, lavo-
ro, senso di responsabili-
ta, sacrifici» ed anche sen-
za credere al a miracolismo 
della violenza», come si e-
sprime Saragat nel suo 
messaggio, si scontrano o-
gni giorno con la conce-
zione autoritaria delle isti-
tuzioni scolastiche e, trop-
po spesso, con quella paral-
lela delle forze dell'«ordi-
ne» . Percio comprendono 
che certi libri e certa <t cul
tura » non servono a co
noscere ne a cambiare il 
mondo, ma a separare la 
scuola dalla vita e mira-
no a spegnere quell'entu-
siasmo e quella generosity 
giovanili di cui tanto si par-
la a proposito e a spro-
posito. 

Dunque parlare dei libri 
e della cultura in astratto 
non basta e non serve se 
non si precisa il tipo di co
noscenza che si intende 
fornire, quale atteggiamen-
to si vuoi proporre, soprat-
tutto quali esperienze si e 
disposti a consentire che i 
giovani possano compiere 
autonomamente e respon-
sabilmente come dimostra-
no di essere capaci. 

La parte successiva del 
messaggio presidenziale in-
sisteva sui rapporto con i 
professori e citava « un an-
tico insegnante, che visse 
19 secoli or sono », maestro 
di retorica, Quintiliano, da 
cui i giovani dovrebbero 
apprendere ed amare gli in
segnanti e considerarli« co
me i genitori, non del loro 
corpi, ma delle loro men-
ti». La frase citata non 
era tale da suscitare il de-
siderio di approfondire il 
pensiero del teorico della 
pedagogia dell'era romana: 
anche se, a dire il vero, 
tra le sue opere si potreb-
bero trarre frasi piu effi-
caci, specie se rapportate 
a certi difetti macroscopici 
della scuola di oggi, come 
quelli in cui lo scrittore 
latino polemizzava (gia al-
lora!) contro il nozionismo 
e l'imbottimento dei cer-
velli. 

Ma la questione non ri-
guarda le idee di un reto-
re del primo secolo. II di-
scorso deve essere rivolto, 
innanzitutto agli insegnan
ti: affinche rinuncino ad 
un ruolo che non H valoriz-
za nella societa perche li 
fa strumenti della trasmis-
sione di idee vecchie e fal
se, quelle con cui si vuol 
giustificare la permanenza 
degli attuali rapporti tra gli 
uomini e tra le classi, e af
flnche scelgano, come ha 
fatto una minoranza dei 
loro colleghi, il ruolo dif
ficile certo, ma tanto piu 
dignitoso di collaborator! 
degli studenti nell'opposi-
zione ad una scuola che 
spegne le energie di tutti. 
« Quest a devozione filiale 
dell'allievo per il suo mae
stro » s i legge alia fine del
la citazione, « giova enor-
memente ai suoi studin. Ma 
agli studi gioverebbe mol-
to di piii un rapporto de-
mocratico, nel quale non 
ci fossero posizioni di au-
torita precostituite ne una 
impossibile devozione filia-
le, ma un lavoro in comu-
ne tra egualir quale pu6 
aversi se si perseguono 
quei, fini comuni che solo 
possono scaturire dall'im-
pegno di conoscere e ro-
vesciare la realta. Con l'ap-
pello alia devozione filiale 
non si ottiene altro risul-
tato che di confermare con 
riferimenti storici a con-
testi tanto diversi, come 
quello della societa impe-
riale-schiavistica, che chi fa 
la predica ai giovani finisce 
col ricorrere all'armamen-
tario del piu trito pater-
nalismo. 

Con questo linguaggio si 
possono forse ottenere con-
sensi, come e accaduto in 
passato, fra le organizza-
zioni moderate e reaziona-
rie degli studenti ma non 
certo fra quei giovani che, 
avendo compreso qual e la 
funzione della scuola in 
una societa moderna, da 
ben altri concetti possono 
essere chiamati a porsi co
me interlocutori. 

Giorgio Bini 

La scuola dei auadri 7 maqqio 
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Una inters giornata in cam-

pagna, alia periferia di Pe-
chino, una cinquantina di chi-
lometri dal centro. Non si 
tratta di una «Comune po-
polare», ma di una istituzio-
ne completamente nuova, u-
scita dalla rivoluzione cultu
rale: la « scuola dei quadri 7 
maggio ». Essa e posta a est 
della citta. Per raggiungerla 
abbiamo attraversuto, dibuon 
mattino, il centro di Pechino, 
poi la periferia, poi una par
te di campagna. Una delle 
caratteristiche dell'urbanisti-
ca della capitate della Cina 
sono le grandi arterie che la 
tagliano in lungo e in largo. 
Ve n'e una lunga 32 chilome-
tri, un'altra circa cinquantn. 
Sono ben pavimentate e di 
sera perfettamente illumii a-
te. Ai lati sono alberate. I ci-
nesi fanno grandi sforzi per 
piantare alberi soprattutto a 
Pechino. Lo fanno per due ra-
gioni: per limitare gli effetti 
del vento e per modificare il 
clima che e troppo secco. 
Pub accadere che da un gior
no all'altro cinquecento, mil-
le piante giovani sorgano in 
un luogo dove prima non ce 
n'era nessuna. In genere so
no pioppi o platani. 

Studenti fra 
i contadini 

Al mattino presto o al ca-
lar del sole, ma anche in ogni 
altra ora del giorno, le stra-
de di Pechino sono percor-
se da cortei di studenti delle 
elementari e delle medie che 
vanno o tomano dalla scuo
la preceduti da una bandie-
ra rossa. Si tratta di studen
ti che Irequentano la stessa 
scuola e abitano nel medesi-
mo quartiere. Ma si pub trat-
tare anche di studenti che 
vanno o tomano dalla cam
pagna dove si recano o si so
no recati per aiutare i con
tadini. In questo caso ognu-
no ha sulle spalle un mate-
rassino e una coperta. Non 
mancano i cortei di operai, 
che spesso sono preceduti da 
tamburi. In questo caso si 
tratta di gruppi di operai che 
vanno a comunicare alia « i-
stanza superiore >> di aver rag-
giunto il piano di produzione. 

Numerose le biciclette con 
dietro un carrettino carico 
di verdura, frutta o altro. 
Spesso queste biciclette so
no montate da soldati che so
no andati a far la spesa per 
il reparto oppure per una 
famiglia o un gruppo di fa-
miglie che non hanno uomini 
o donne in grado di sbriga-
re tale necessita. I soldati in 
Cina hanno compiti molto va-
sti e multiformi. Tra di essi 
vi e enche quello di sbri-
gnre le faccende piu umili 
per chi non e in grado di 
farlo. 

Ed eccoci alia scuola dei 
quadri. Pensavo si trattasse 
di una scuola per lo studio 
della teoria, destinata ai qua
dri del partito e dello Stato. 
Si tratta invece di qualcosa 
di molto diverso da come po-
tremmo intenderlo noi. Essa 
e formata da una comunita 
di uomini e donne di tutte 
le eta, impegnati nel lavoro 
di trasformazione e di messa 
a coltura di un centinaio di 
ettari di terra prima comple
tamente abbandonata proba-
bilmente a causa della sua 
natura acquitrinosa. Non lon-

tano dalle baracche o dalle 
modeste case in muraturache 
costituiscono le abitazioni dei 
compagni della scuola con la 
piccola fabbrica annessa, v'e 
un vecchio villaggio contadi-
no molto povero. 

Qual e l'origine di questa 
scuola? I compagni ci tradu-
cono la «direttiva del 7 mag
gio 1967 del presidente Mao » 
che campeggia sulla facciata 
dell'aula nella quale ci rice-
vono offrendoci il te. Si trat
ta di una direttiva che ri-
guarda i soldati, gli intellet-
tuali e i quadri. Per questi 
ultimi tale direttiva dice: 
« Andare a fare il lavoro ma
nuale alia base 6 una eccel-
lente occasione per i quadri 
di imparare daccapo. A par
te le persone anziane o de-
boli, i malati o gli invalidi, 
questa via deve essere segui-
ta da tutti. Anche chi rest a 
in funzione deve, a turno o 
a gruppo, fare il lavoro ma
nuale alia base. Qualora le 
condizioni lo permettano, co-
loro che lavorano nel campo 
del commercio, nei servizi del
la finanza o nelle organizza-
zioni del partito e di gover-
no devono fare la stessa co-
sa». 

Con la fede nella giustezza 
delle direttive del presidente 
Mao e con la rapidita di ap-
plicazione che e uno dei trat-
ti distintivi della Cina di og
gi, il lavoro manuale e stato 
organizzato per tutti in di
verse forme: dal trasferimen-
to di studenti e quadri nelle 
Comuni popolari o nelle fab-
briche alia creazione di que
sto tipo di scuole che si chia-
mano appunto del 7 maggio. 

In tutta la Cina ve ne sono 
migliaia. Che cosa si fa in 
queste scuole? I compagni ce 
la fanno visitare. Vi sono, 
ho detto, un centinaio di et
tari di terra. Un sistema qua
si completo di canalizzazione 
e stato costruito per prima 
cosa. Esso ha permesso di 
prosciugare la terra renden-
dola adatta alia coltivazione 
del riso, del grano e di ogni 
sorta di verdura. Poi e stata 
costruita una piccola offici-
na di riparazione, che nel gi
ro di pochi mesi e diventata 
una vera e propria piccola 
fabbrica di secchi. Oggi essa 
ne produce in numero suffi-
ciente per essere venduti al
io Stato e creare cosl una 
fonte di reddito non trascura-
bile per la scuola. E' stata 
anche costruita una piccola 
centrale elettrica per il pom-
paggio dell'acqua e la sua di-
stribuzione nel sistema di ca
nalizzazione, una piccola mac-
china per la molitura del ri
so e poi la mensa, i dormi-
tori, il centro sanitario. Tut-
to questo e stato costruito 
con le loro mani, salvo il mo-
tore per la centrale elettrica 
che e stato comprato dallo 
Stato con il denaro ricavato 
dalle prime attivita. 

Unesperienza 
singolare 

II principio che ha guidato 
i compagni che hanno costrui
to questa scuola di quadri 
del dipartimento est di Pe
chino e lo stesso cui si ispi-
ra tanta parte della vita in 
Cina: contare sulle proprie 
forze. Al loro arrivo qui 1 
compagni sono stati ospitati 
nelle case dei contadini. Poi 
hanno organizzato la raccol-

Ragazzi ch* attraversane il ponta di Nanchine per andar* n«l camp! ad alutar* i contadini. 

ta dei mattoni nelle vecchie 
mura di Pechino e hanno co-
minciato a costruire le case 
lavorando al tempo stesso 
nella campagna per prepara-
re la messa a coltura del ter-
reno. In tutto questo primo 
periodo, essi hanno vissuto 
mangiando e dormendo con i 
contadini poveri, aiutandoli 
nella parte piu dura del loro 
lavoro apprendendo i priml 
elementi necessari a coltiva-
re la terra. 

Da deve vengono gli «al-
lievi» di questa scuola? Essi 
stessi non hanno difficolta a 
rispondere. Prevalentemente 
dall'amministrazione statale 
del dipartimento est di Pe
chino oppure dall'apparato 
del partito della stessa zona. 
Altri dalTinsegnamento nelle 
scuole, altri da. uffici di al
tro genere, altri, inline, dal
la normale attivita produttiva. 
Visono anche alcuni studenti 
medi ouniversitari. Salvo per 
il primo nucleo, per tutti gli 
altri non e stato affatto fa
cile venire alia scuola. Essi 
— mi spiegano — hanno do-

vuto dimostrare di esseme In 
un certo senso degni. Hanno 
dovuto in particolare uscire 
dai loro uffici e confondersi 
con la gente piu umile, facen-
do le cose piu umili. Ad e-
sempio pulire le latrine del 
quartiere o raccogliere le im-
mondizie. E non di sera o di 
nascosto roa in pieno giorno, 
gridando ad alta voce quel 
che dovevano fare, in modo 
che tutti potessero vederli e 
sentirli. 

Essi lronizzano adesso su 
questa esperienza singolare. 
Dicono che alcuni, abituati a 
rappresentare e ad esercita-
re l'autorita, hanno avuto 
non poche difficolta nel co-
minciare a compiere un tale 
lavoro. Avrebbero voluto far
lo quasi strisciando lungo i 
muri e parlando a bassa vo
ce. Ma poi — aggiungono — 
si sono abituati e hanno fat
to tutto cib con buona lena, 
finendo con l'essere circonda-
ti da un rispetto nuovo da 
parte della popolazione che 
per molti anni li aveva cc-
nosciuti in funzione diretti
va, nel ruolo di autorita. Ed 

Problemi di 

Tutte le malattie stanno 
cambiando fisionomia sotto 
gli occhi dei medici, anche e 
soprattutto per i progressi 
della medicina: una di quel
le che negli ultimi anni hanno 
modificato profondamente la 
propria fisionomia e la malat-
tia da ustione. L'incremento 
delle ustioni, che accompagna 
Iragicamente lo sviluppo del-
rrnduslrializzazione e della 
motorizzazione. ha indotto da 
alcuni decenni i medici ad ap
profondire to studio sui feno-
meni che Vaccompagnano e 
percib ci si e resi conto che 
Vustione provoca neWorgani-
smo un sOTvertimento globale 
delle sue condizioni chimiche. 

Una prima e importante 
modificazione e la dim'tnuzio-
ne dell'apporto di ossigeno ai 
tessuti, e da questa derizano 
un aumenlo delVacidila e una 
diminuzione del sodio; la som-
m'xnutrazione continua di bi
carbonate di sodio ha permes
so di porre rimedio a questa 
componente dello choc, neu-
tralizzando Vacidita del san-
gue. Inoltre Veccesso di act-
dita modifica gli enziml con-
tenuti nelle cellule dei tessu
ti, doe quei catalizzatori che 
rendono possibile le diverse 
reazioni chimiche. Un eccesso 
di attivazione dcati enziml e-
spone Vorganismo all'azione 
di molte sostanze tossiche che 
aggravano lo stato di choc, 
neutralizzare Vaciditb del son-
que e dunque utile anche per 
attenuare leccessiva attivazio
ne enzimatica. 

Ustioni: e I'infezione a vttidere 
Qussti provvedimenti tera-

pevtici hanno permesso di far 
superare a molti ustionati lo 
stato di choc primario, ma il 
prolungamento della sopravvi-
venza ha modificato la fisiono
mia della malattia da ustio
ne. In passato era una malat
tia prevalentemente biochimi-
ca, e oggi invece — dopo che 
si e trovato rimedio ai suoi 
aspetti biochimici — e diven
tata una malattia prevalente
mente infettiva. Infatti un 
tempo gli ustionati morivano 
molto precocemente per lo 
choc, senza particolari stati 
infettivi: oggi ne muore un nu
mero molto minore, e tardiva-
mente, ma il 70-80 per cento 
del casi di morte e dovuto a 
infezione. Quanto dire che le 
terapie anti-choc tcdanno il 
tempo» alVinfortunato di in-
fettarsi: prima, * non faceva 
in tempo ». 

Si tratta di un cambiamen
to che ha trasformato in ma-
niera completa la concezione 
del modo di assistere gli 
ustionati- encora died anni fa 
nella maggior parte degli 
ospedali si riteneva che gli 
ustionati potessero stare in 
corsia comune o addirittura 
nelle wsale dei settici*. Oggi 
invece si concepisce il repar-
sto ustionati come un repar
to a se stante con tutte le ca
ratteristiche del reparto di 
isolamento: stanzette a un let-
to o due letti, con zone-flltro 
per il personate di cura che 
in esse deve indossare Indu-
menti sterili prima di acco-

starsi al malalo; con dicieto 
di ingresso ai parenti e ai vi-
sitatori; con chiusure a tenu-
ta stagna, aria condizionata, 
lampade a luce ultravioletta 
per la sterilizzazione deWaria, 
eccetera, Sono perb assai po-
co numerosi gli ospedali che 
affrono queste possibllita di 
trattamento asettico. 

La programmazione ospeda-
liera dovra tener conto del 
fatto che Vospedale, che e in-
dispensabile all'ustionato per
che gli si possano dare tutte 

condarlo di un ambiente aset
tico. doe privo di germi, per 
compensare sotto questo aspeU 
to la perdita della naturale 
barriera difensiva costituita 
dalla pelle. 

Ma non basta. L'uomo pud 
essere considerato non soltan-
to come faitore di un ambien
te ecotogico, che pub essere 
da lui modificato o che pub 
a propria volta mmacciarlo: 
deve essere considerato come 
se fosse, egli stesso, un am
biente ecotogico. La sua pel-

fortunato va dunque protetto 
non solo — con misure di 
protezione asettica — contro 
I'inquinamento dell'ambiente 
ospedaliero, ma anche contro 
la cosiddetta m auto-infezione » 
che deriva dallo sconvolgimen-
to ecotogico che si verifica 
nei suoi stessi tessuti: que
sta protezione viene data da 
antibiotid di tipo particolare, 
come la gentamidna c la ka-
namidna. 

II progresso della terapia 
anti-choc, Vapplicazione di mi-

Soperata la fase dello tchoci, resta la necessity di laisare asetti-
cbe per conbattere lo sfilappo di nkrobi virileiiti favorite dairaite-
razlone dei tessuti cotanei - Si p»© sopravYivere anche con il 71% 
del corpo colpito - I probleai del rigetto nel trapianfo della pelle 

le cure necessarie. e al tem
po stesso un ambiente mlnac-
cioso: infatti Vospedale e un 
ambiente in cui si coltivano 
pericolosi ceppi di mtcrobi 
antibiotico - resistenti. Per il 
grande uso che si fa di anti-
biotid, i ceppi antiblotico-re-
sistenti vengono selezionati e 
si sviluppano inquinando lo 
ambiente ospedaliero: I'ustio-
nato, al quale Vinfortunio ha 
smantellato la barriera cuta
nea, si trova cosl esposto al-
Vaggressione di microbi con
tro i quail i mezzl terapeutl-
ci sono inefflcaci. Bisogna cir-

le e un ambiente per i mi
crobi che atberga: Vustione, 
modificando la pelle. provoca 
uno squUibrio ecotogico net-
Vambiente costituito daUa pel
le ustionata: e questo squUi
brio modifica la natura dd mi
crobi che normalmente vico-
no nella pelle sana. In condi
zioni normali si tratta di mi
crobi innocut, che non provo-
cano danno: ma le trasforma-
zionl snbHe dalla pelle sotto 
I'influenza dcU'ustlone modlfi-
cano la loro natura e li tra-
sformano in microbi virulen-
tl, altamente palogenl L'in-

sure di protezione asettica e 
lo sviluppo degli antibiotid 
hanno permesso di meliora
te il decorso della malattia da 
ustione, tanto che venVanni fa 
un ustionato che fosse stato 
colpito su piu di meta della 
superflde corporea era con-
dannato a morte, mentre oggi 
molti che sono stati colpiti 
sui 70 per cento della super-
ficie corporea hanno buone 
probability di soprawivenza. 

Tuttavia una catena di cam-
biamenll si sta verificando: la 
aumentata probability di so
prawivenza degli ustionati con 

ustioni vaste accentua la ne-
cessita di prowedere a vasti 
trapianli: non solo per ta rico-
struzione — a fini estetici o a 
fini funzionali — delle parti 
corporee distrutte, ma anche 
per migliorare il decorso del
la malattia in quanto ricopri-
re le piaghe con pelle sana e 
la migliore protezione contro 
le infezioni. Un problema che 
spesso e diffidle e contraddit-
torio: e difficile infatti preleva-
re pelle sana su un corpo che 
presenta vaste ustioni, e d'al-
tronde per fargli accettare 
una pelle proveniente da un 
altro organismo occorrerebbe 
combattere la reazione di ri
getto; per combattere la rea
zione di rigetto occorrerebbe 
deprimere i poteri di difesa 
immunitaria dell'ustionato, ma 
la depressione dei poteri im-
munitari lo esporrebbe alle 
infezioni. E questo signicht-
rebbe togliergli con una ma-
no quel che gli si e dato con 
Valtra, togliergli con le cure 
anti-rigetto quel che gli si e 
voluto dare col trapianto di 
pelle. 

La contraddizione, piu che 
risolta, viene dunque conti-
nuamente spostata: ma a ogni 
spostamento. o soluzione par-
ziale, corrisponde un miglio-
ramento delle probabillta di 
sopravvivenza. Oggi le piu fan-
dale speranze di successo so
no riposte nel siero anti-tin-
focitlco, che ha git dato buo
na prova su numerosi tra
pianli, 

Laura Conti 

hanno finito, cosl, con l'es
sere ammessi alia scuola. 

Chiedo a che cosa possa 
essere servito un tale tiroci-
nio. Mi rispondono, molto 
seriamente: a cominciare a 
trasformare la propria con
cezione del mondo, rivolu-
zionando il concetto del bel-
lo e del brutto. Perche il bel-
lo deve essere riservato a po
chi e il brutto a molti? I 
concetti di bello e di brutto 
— essi affermano — finisco-
no con l'essere concetti di 
classe: il bello per una clas-
se, il brutto per un'altra. In 
una societa dominata dalla 
dittatura del proletariato, la 
lotta di classe si esprime an
che nella pratica dei concetti 
del bello e del brutto. Rivo-
luzionare questi concetti, nel
la pratica, e uno dei modi 
di continuare la lotta di clas
se sotto la dittatura del 
proletariato. E la rivoluzione 
culturale — concludono — e 
il metodo che in Cina e sta
to trovato per portare al li-
vello di massa la coscienza 
della necessita di continuare 
la rivoluzione per consolida-
re la dittatura del proleta
riato. 

Non posso che prendere at-
to di quel che i compagni di
cono. Devo solo osservare di 
essere contento che mi sia 
stato permesso di visitare 
una istituzione di questo ge
nere (il che non accade a 
molti). che rappresenta uno 
degli aspetti delle conseguen-
ze della rivoluzione cultura
le. Si tratta, evidentemente, 
di una istituzione speciale 
formata prevalentemente da 
quadri, cui possono essere 
ammessi, tuttavia, anche sem-
plici cittadini per mantene-
re, anche qui, il contatto tra 
quadri e masse. 

Cerco di sapere se vi e 
stata una qualsiasi forma di 
coercizione nel dar vita a 
questo tipo di scuola. I com
pagni si stupiscono della mia 
domanda. Non solo frequen 
tare una tale scuola e asso-
lutamente volontario, ma 
non e affatto facile ottener-
lo. E mi spiegano ft mecca-
nismo in base al quale si e 
ammessi. Chi desidera entra-
re per un certo periodo in 
una scuola come questa, de
ve rivolgersl al comitato ri-
vohizionario del proprio di
partimento. Dopo di che vie
ne organizzata una consul-
tazione degli abitanti del 
quartiere di provenienza, i 
quali giudicano in base al 
comportamento politico e so-
ciale del candidato, e il co
mitato rivoluzionario decide. 

Una giovane ragazza, gia stu-
dentessa dell'universita. che 
e tra i compagni che ci han
no ricevuti nella scuola, ci 
dice di aver presentato per 
quattro volte la domanda pri
ma di essere ammessa alia 
scuola. Vi rimarra per ouo 
mesi o un anno. E dopo? 
Dopo. hi seguito al giudizio 
che su di lei verra formula-
to dal collettivo, si decidera 
se dovra tomare all*universi-
ta oppure se dovra andare a 
fare un altro lavoro. 

Parlo con un ex funziona-
rio del dipartimento delle fl-
nanze. Mi dice di preferire 

di gran lunga la vita di ades
so a quella di prima. Non so
lo e piii sana, ma — dice — 
eleva la sua coscienza di 
classe facendogli comprende-
re aspetti della vita che pri
ma ignorava ed eliminando 
quindi il pericolo di diven-
tare un burocrate. Dirige la 
cucina della scuola. Afferma 
di aver imparato rapidamen-
te il nuovo mestiere e io gli 
rispondo che potro giudica-
re dopo aver gustato il pran-
zo preparato da lui. Sara ec-
cellente. Cosa pensa di fare 
dopo il periodo di frequen-
za della scuola? Mi risponde 
senza esitazione: dipendera 
dal giudizio del collettivo e 
dalle esigenze dello Stato. 
Ha una cinquantina d'anni e 
ha moglie e figli a Pechino. 
Va a trovarli una volta ogni 
quindici giorni per due gior-
ni. La moglie lavora e i figli 
anche. Percib non riceve sa-
lario dalla scuola, in quanto 
ha quel che gli e sufficiente 
per vivere. Altri, invece, che 
hanno particolari necessita, 
vengono aiutati. 

Capacita di 
adattamento 
So di descrivere qualcosa 

che potra apparire irreale ai 
nostri occhi o agli occhi di 
molti di not. Ma sto par
lando di un frammento di Ci
na che mi e stato mostrato 
durante tutta la giornata del 
2d ottobre. Sto parlando di 
una realta. La si pub giudi-
care come si vuole. Ma esi-
ste e fa parte della nuova 
Cina uscita dalla rivoluzione 
culturale. Credo che vada esa-

minata per quello che e: un 
segno, cioe, non solo della 
praticamente illimitata capa
cita di adattamento di que
sto popolo, ma anche del va-
lore che assume in Cina la 
parola del Presidente Mao. 
Mi pare di poter dire, sulla 
base di questa prima espe
rienza, che naturalmente va 
verificata altrove, che la fi-
ducia nella guida del Presi
dente b assoluta. 

Devo aggiungere che la 
scuola 7 maggio, cosl come 
10 l'ho vista, non ha niente 
di dilettantistico ne corri
sponde a un'esigenza astrat-
ta di educazione o di riedu
cazione senza legame con la 
produzione. Non 6 cosl. Que
sti uomini e queste donne 
producono grano, riso, cavo-
li. secchi, scarpe, camicie, ve-
stiti. E non soltanto per sod-
disfare le loro esigenze ma 
anche per lo Stato, cui van-
no la maggior parte dei pro-
dottidel loro lavoro. Un cen
tinaio di ettari di terra mes-
si a coltura nella periferia 
di Pechino non sono molto 
per la Cina, che e grande. 
Ma di queste scuole ne sono 
sorte centinaia, forse mi
gliaia. Il prodotto d'assieme 
dunque non e affatto trascu-
rabile. 

La scuola, inline, e diretta 
da un comitato rivoluziona
rio formato da rappresentan-
ti dell'esercito di liberazione, 
da rappresentanti dei quadri 
rivoluzionari e da rappresen
tanti delle masse rivoluzio-
narie: la triplice unlone usci
ta dalla rivoluzione cultura
le. Le « masse rivoluzionarie » 
sono gli uomini e le donne 
che hanno avuto un ruolo di 
punta nella rivoluzione cul
turale e i tt quadri rivoluzio
nari » sono coloro che han
no contribuito, dai loro post! 
di responsabilita, a orientarle. 
11 comitato rivoluzionario, 
che agisce in consultazione 
con tutti I membri del col
lettivo, esprime a sua volta 
un comitato permanente, che 
e un organismo piii ristretto 
e operativo. La direzione po
litica della scuola e nelle ma
ni del comitato del partito. 

Avrb modo di tomare nei 
prossimi giorni, credo, sui ca-
rattere e la funzione dei co-
mitati rivoluzionari e sui lo
ro rapporti con la organizza-
zione del partito. Mi sembra 
d'altra parte che il caratte-
re un po' particolare del col
lettivo visitato oggi non sia 
forse il piu adatto per una 
descrizione esatta e pratica 
del ruolo di questi organismi. 

Alberto Jacoviello 

Quattro morti 

In Brasile 
scontri 

tra contadini 
ed esercito 

RIO DE JANEIRO, 3 gennaio 

Quattro persone, fra cui il 
vice-capo della polizia di Ca-
ninde, sono morte negli scon
tri av/enuti sabato nello Sta
to di Ceara fra gruppi di co
lon! ed agenti e soldati bra-
siliani. I cruenti disordini, che 
hanno anche provocato il fe-
rimento di sei uomini, sono 
iniziati dopo che i contadini 
si erano rifiutati di sgembera-
re un terreno assegnato ad 
una possidente da un tribuna
te locale. I colon!, che vive-
vano nella zona da vent'anni, 
si erano trincerati nei campi 
sparando sui soldati inviati 
sui posto per espellerli. 

Oltre al funzionario di po
lizia sono rimasti uccisi nella 
sparatoria due contadini ed 
un soldato. 
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