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SEI SETTIMANE 
NELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE 

Un gruppo di giovani mentre passa sul ponte di Nanchino 

Scontro tra due linee 
sul ponte di Nanchino 

La grandiosa opera a due piani che attraversa lo Yang Tse - Pilasfri piu ampi di un campo di pallacane-
sfro - ll rapporfo tra il lavoro degli specialist! e la mobilitazione delle masse - Come ha influito la rivolu-
zione culturale - Gli imponenti lavori di irrigazione e di trasformazione della Comune « Pozzo di rame » 

Dal noitro inviato 
DI RITORNO DALLA CINA 

gennaio 
Due giornl nella capitale 

della vecchia Cina prima di 
raggiungere Sciangai. Vi si 
arnva da Pechmo a bordo di 
un piccolo aereo, un vecchio 
Iliuscin 14, dopo un vlaggio 
di quattro ore con sosta a 
Tsinan. La distanza e di 1400 
chilometri. I piloti cinesi Ian-
no nnracoli per far volare 
queste vecchie carcasse. Ci si 
\iaggia benissimo salvo a n-
schiare, se non si e abituati, 
di spaccarsi i timpani per la 
scarsa pressunzzazione della 
cabina. I cinesi hanno anche 
aerei piii grandi e piu como-
di, comprati, credo, dagli in-
glesi, e, prima del 1960. dai 
sovietici. Ma li impiegano sol-
tanto su lungtie distanze, da-
to cne la loro aviazione civile 
e ancora pochissimo svilup-
pata. per quanto perfettamen-
ie efficiente. 

E' superfluo, credo, descrl-
vere la bellezza di questa vec 
chia citta, celebrata da tutti 
gli scrittori e poeti della Ci
na. Ha quasi due milioni di 
abitanti ed e la capitale di 
una regione che ne conta 48 
milioni, sette in meno della 
popolazione complessiva della 
Italia. E' posta lungo la par
te finale dello Yang Tse, che 
visto da qui e un flume mae 
fitoso, solenne che rende la 
terra delle campagne di Nan
chino particolarmente fertile. 
La citta e verdeggiante: enor-
mi platani. meravighose ma-
gnolie, grandi cespugll di 
bambii. Le colline intorno so-
no fitte di boschi. Su una dl 
esse sorge il celebre osserva-
torio di Nanchino e su un'al-
tra il mausoleo di Sun Yat 
Sen. 

La stagione. quest'anno. e 
•ssai mite, l'autunno ancora 
caldo. I compagni che ci ac-
colgono all'aeroporto ci infor-
mano, durante il viaggio ver
se l'albergo, rhe 1'auto a bor-
do della quaie viaggiavamo, 
guidata dallo stesso autista 
che la gulda adesso. e stata 
adoperata dal presidente Mao 
nel 1963 nei corso di una sua 
Tisita a Nanchino. 

Una citta da 
trasformare 

La prima cosa che colpisce 
In questa citta e il grande 
numero di carri tirati da 
nominl. Ve ne sono dl grandi 
e dl piccoli. Alcuni tirati da 
una sola persona altri da cin
que, dieci, quindici uomini, 
vecchi, giovani, donne. Uno 
regge e tira le stanghe, gli 
altri lo precedono tirando lun-
ghe corde a spalla. Gli uomi
ni sono quasi tutti a torso nu-
do. E' qualcosa di impressio-
nante. I compagni colgono net 
miei occhi una certa sorpre-
aa e splegano, pacatamente: 
« La nvoluzione e la costru
zione della nuova Cina non so
no cose comode, ne si pu6 
rimanere fermi in attesa che 
lo diventino. Non si puo at-
tendere ad esempio che le 
fabbnche cinesi siano in gra-
do di produrre un numero 
•ufficlente dl piccoli t rat tori 
(che d»l resto anche qui a 
Nanchino ho visto circolare 
in grande numero, piccoli, 
maneggevoli, economic) ed 
estremamente semplict) pri
ma dl effettuare i necessarl 
lavori di trasporto. SI deve 
ptooedere con quello che al ha 

e al tempo stesso lavorare per 
eliminare quel che rimane del
la vecchia Cina. I cinesi lo 
sanno e non se ne lamenta-
no. Lo sanno in particolare i 
lavoratori di Nanchino che so
no stati impegnati nell'opera 
colossale di trasformare la lo
ro citta da un centro dl 
consumo in un grande centro 
di produzione. In generale es-
si sono consapevoli del fatto 
che la condizione per andare 
avanti e di lavorare con tutto 
quello che si ha a disposizio-
ne ». 

Buon 
raccolto 

Mi rendero conto di questa 
reaita ancor megiio piu tar-
ai, attittversanuu le campa
gne per anaare alia Comune 
popoiare del «Pozzo dl ra-
ine ». Vfcdo un granue numero 
tu aratri di legno tirati da 
bufaii e piccoli pezzi cu terra 
irrigati ancora a mano, con 
lacqua poriaia a spana con 
i aue secchi cne pendono da 
una lunga asta piaiia e tles-
siDile. Aia la Comune, di cui 
quesll coitadiu. ianno parte, 
cumincia a possedere grandi 
e piccoli traiton, lia costrui-
to due canali di irrigazione 
aella lungnezza ui dieci cnilo-
meiri l Uno e aim oio di lun
gnezza variabile tra uno e tre 
cmlometri. Ha cosiruito al 
tempo stesso 17 centrau eiei-
tricne per il pompaggio del-
l'acqua e l'avvio ai canali, 
nonche undici serbatoi che 
menono l linera eatensione 
aeila sua terra — circa 42 nu-
la mu — al nparo sia dal-
la siccita sia dalle mondazio-
ni. Grazie a quest'opera co
lossale, quest'anno la Comu
ne ha avuto — mi dicono — 
1 ottava annata di seguito di 
buon raccoito. Ma — aggiun-
gono i compagni — tutto que-
sto e nulla rispetto al succes-
so piii grande che abbiamo ot-
tenuto attraverso la rivoluzio-
ne culturale: la trasformazio
ne della coscienza e del
la ideologia dei membri della 
Comune. Essi sanno adesso di 
lavorare non per se stessl ma 
per 1'intera coliettivita nazio-
nale, non per le proprle fa-
miglie ma per la rivoluzione. 
Per questo essi sono in grado 
di «lottare contemporanea-
mente contro il cielo, contro 
la terra e contro il nemico 
di classe ». 

I cinesi ripetono spesso que
ste cose. Del resto, quando 
nella Comune « Pozzo di ra
me » mi hanno fatto vedere 
l'opera dawero titanica di 
trasformazione e messa a col-
tura di intere colline, mai col-
tivate prima, e mi racconta-
no cosa e'e voluto, quale som-
ma di sacrifici sono stati ne-
cessari prima di ottenere ri-
sultati apprezzabili mi rendo 
conto ancora una volta dl qua
le enorme massa di energia 
questo popolo e stato ed e ca-
pace di espnmere. 

Non lontano da qui, e 1'ab
biamo vista passando, e sor-
ta una acciaieria che impie-
ga piii di diecimila operai le 
cui case sono state costrulte 
contemporaneamente alia fab-
brica. II tutto, mi si assicura, 
in *olt due anni. 

Dico scherzando ai compa
gni che a volte, girando per 
la Cina, si ha l'lmpressione 
che i cinesi non siano 750 mi
lioni ma due, tre volte tanto. 
Un contadino, con la faccia 
bruclata dal vento e dal sole, 
ml risponde: « Non e che 1 ci
nesi siano due o tre volte set-

tecentocinquanta milioni. E* 
che armati del pensiero di 
Mao Tse Tung sono capacl 
di sprigionare una energia due 
volte superiore al loro nume
ro »... Lo dice tranquillamente, 
senza iattanza. 

Davanti a nol, lontano, nella 
campagna, file di centinaia, 
forse migliaia di ragazzi e ra-
gazze trasportano tuberi a 
spalla. ognuno portando due 
grandi cesti che pendono dalla 
lunga asta piatta e flessibile. 
Sono student! e studentesse 
delle scuole medie secondarie 
di Nanchino, venuti a dare 
una mano ai contadini nel pe-
riodo finale del raccolto. Gra
zie al lavoro accanito dei 
membri della Comune e alia 
presenza di questi giovani che 
fanno la loro parte con estre-
ma serieta e. a quel che ve-
do. con entusiasmo, la Comu
ne ha potuto portare a termi-
ne le operazionl di raccolto in 
tempo record. «II raccolto — 
dice il responsabile del coml-
tato rivoluzionario della Co
mune — e stato quest'anno 
particolarmente buono. il che 
ci permettera di dare alio Sta
to un'assai maggiore quantita 
di nso e di grano rispetto a 
quella prevista dal piano». 

Le due 
classi 

Gli chiedo se la nvoluzione 
culturale ha avuto effetti ne-
gativi sul lavoro. Mi risponde: 
« In questi ultimi tre anni, per 
estendere la rete di canali di 
irrigazione, nel territorjo della 
Comune sono stati rimussi due 
milium di metri cubi di terra, 
una quantita equivalente alia 
terra che avevamo rimosso in 
tutto il periodo di tempo tra-
scorso tra la liberazione della 
Cina e l'mizio della rivoluzio
ne culturale». E subito ag-
giunge: a Non dimenticate 
mai che la parola d'ordine 
centrale lanciata dal presiden-
te Mao airinizio della nvolu
zione culturale e stata: fare 
la nvoluzione e promuovere la 
produzione. E' quel che no! 
abbiamo fatto e stiamo facen-
do. E* quel che sta facendo 
tutto il popolo cinese ». 

II giorno successivo la cono-
scenza diretta di una delle piii 
grandi opere dl ingegnerta 
idraulica compiute in tutta la 
Cina e nel mondo intero, il 
ponte di Nanchino, mi ha per-
messo di acquisire alcuni ele
ment! sui podromi, diciamo 
cosl, della rivoluzione cultu
rale e sui suoi obiettivi. Le fo-
to del ponte di Nanchino, In 
bianco e nero o a colori, so
no molto diffuse. Le avevo vi-
ste a Pechino, a Tien Tsin. ne-
gli alberghi come nelle fab-
briche e nelle campagne. 
Adesso che guardo II ponte mi 
rendo conto del perche i cine
si ne siano fieri. E' un ponte 
che attraversa lo Yang Tse in 
un punto in cui il fiume e as-
sai ampio e le sue acque par
ticolarmente profonde e burra-
scose. Grazie alia sua costru-
zione, tutto il traffico tra 11 
nord e il sud della Cina vle-
ne immensamente agevolato. 
Prima le navt traghetto im-
piegavano piii di due ore per 
effettuare 11 passaggio di un 
treno. Adesso lo stesso treno 
impiega due o tre mmuti a 
percorrere la lunghezza del 
ponte. Un conmagno soldato. 
membro deU'aitiminlstrazione 
militare cui la sorveglianza 
del ponte e affidata, me ne il-
lustra le rarattenstiche men
tre navlghiamo a bordo di un 

mezzo della marina fluviale 
cinese. Con noi vi sono due ra-
gazze giovanissime, che ogni 
tanto intervengono per aggiun-
gere o precisare un partico
lare. 
II ponte ha due piani, uno 

per i treni l'altro per le auto 
l camions, e i pedoni. II pn-
mo piano e lungo 6700 metri, 
il secondo 4500. Sul primo pos-
sono transitare contempora
neamente due treni in senso 
opposto. Sul secondo quattro 
grossi camions affiancati. Es-
so e stato montato su nove 
pilastri ognuno dei quali ha 
una superficie maggiore di un 
campo di pallacanestro. II 
ponte ha dieci arcate lunghe 
ognuna 160 metri. Sotto di es
se possono passare anche na-
vi da diecimila tonnellate. Vi 
sono poi quattro enormi tor-
rionl. alti settanta metri. Tut
to il ponte e costruito in la-
minato d'acciaio e per dare 
un'altra idea delle proporzioni 
dell'opera agglungo un par
ticolare: I caratteri con i qua
li e scritta la frase « Viva il 
presidente Mao» occupano 
ognuno una superficie di 64 
metri quadratl. 

II compagno soldato tiene a 
dirmi che tutto il ponte e sta
to progettato e costruito in-
teramente dai cinesi. Gli chie
do se la lotta acuta che si e 
sviluppata durante la rivolu
zione culturale abbia Influito 
negativamente sui lavori di 
costruzione. Mi risponde: 
« Capitalisti e revisionisti han
no diffuso molte calunnie sul-
la rivoluzione culturale. E 
hanno perduto una buona oc-
casione per comprendere la 
reaita della Cina». Poi rac-
conta, pacatamente: a La 
grande rivoluzione culturale 
non e stata che la esplosione 
finale di una tappa della lotta 
In corso da molto tempo In 
Cina e che durera ancora mol
to tempo. Essa ha permesso lo 
smascheramento e la Hqulda-

zione del pugno di uomini che 
si erano impadroniti di una 
parte del potere e avevano 
tentato di portare la Cina sul-
la strada della restaurazlone 
del capitalismo. Ma la lotta 
fra le due classi, le due stra-
de, le due linee era aperta da 
molto tempo e non solo al ver-
tlce del paese ma tra 1 lavora
tori. Essa e ancora aperta e 
bisogna continuarla: e la lotta 
di classe sotto la dittatura del 
proletariato >. 

Lungo 
dibattito 

Poi ml narra come questa 
lotta si e concretamente ma-
nifestata durante la progetta-
zione e la esecuzione del la
vori. Riassumo fedelmente, 
credo, le sue parole. II ponte 
e stato progettato nel 1938 e 
l'opera dl costruzione e co-
minciata nei "60. Dall'tnlzio, 
sia tra 1 lavoratori diretta-
mente impegnati sia in tutte 
le sedi interessate, Ivi com-
prese le istanze di partito, la 
lotta politica si e accesa at-
torno a tre criteri da seguire. 
Primo, se il ponte avrebbe do-
vuto essere costruito o no in 
base al principio della quanti
ta, rapidita, qualita ed econo-
mia; secondo. se bisognava 
contare sulle proprie forze op-
pure sull'aiuto straniero; ter-
zo, se bisognava affidarsi pre-
valentemente alia teenjea de
gli specialisti o alia mobilita
zione delle masse. Si e andati 
avanti per parecchl anni di-
scutendo, Iavorando e lottando 
attorno a questi tre criteri. 
Coloro che erano influenzatl 

da Liu Sclao Ci — che i cine
si chiamano sempre rinnega-
to, agente del nemico. tradito-
re della classe operaia — fa-
cevano di tutto per imporre 
la costruzione del ponte a mo-
do loro. Ma altri — lavorato
ri, tecnici, membri e dirigenti 
del partito — che intendeva-
no seguire la linea del presi
dente Mao mostravano giorno 
per giorno. concretamente, 
che la loro strada era la mi-
gliore. E quando si dice con
cretamente, si vxiol significa-
re che le disposizioni conside
rate sbagliate. nel senso che 
impllcavano maggiore dispen-
dio o tempi piii lunghi, veni-
vano modificate dai lavorato
ri stessi nel corso della ese
cuzione. 

Giorno 
per giorno 

La lotta che giorno per gior
no e stata condotta attorno 
al ponte, I cinesi la definlsco-
no una lotta tra due classi, 
due strade, due linee. Una 
lotta, in definitiva, in cui 
si esprimeva. In linea piii ge
nerale, la continuazione della 
lntta dl classe sotto la ditta
tura del proletariate Natural-
mente non tutti, anzi pochl 
ne avevano coscienza. Ma gli 
appelli del presidente Mao al-
1'inizjo della rivoluzione cultu
rale hanno dato un contributo 
potente — affermano i compa
gni che mi narrano la storia 
del ponte — alia vittoria della 
linea giusta. Nel caso specifi-
co del ponte dl Nanchino — 
concludono — la rivoluzione 
culturale ha permesso il com-
pimento dell'opera con notevo-
le anticipo sui piani previsti 
e, con la forza deU'esempIo, 
ha notevolmente rontribuito 
ad accentuare la fiducia nella 
linea generale e neeli insegna-
menti del presidente Mao. 

Probabilmente le cose sono 
andate in modo assai piii com-
plesso di cosl. Ma dal rac-
conto del compagni responsa-
bili delta sicurezza del ponte 
di Nanchino emerge tuttavia 
un fatto: la lotta tra le due 
1'nee In Cina e stata una lot 
ta che ha investito le masse 
e non soltanto un rlstretto 
gruppo di dirigenti. E' stata 
perci6 una lotta con caratte-
ristiche molto diverse da quel
le che si sono avute durante 
alcuni periodi della vita di 
Stalin. Mao ha vinto facen
do ricorso alle masse, le 
quali sono state mobilita-
te non soltanto contro un 
gruppo di dirigenti, ma con
tro la loro ideologia. la lo
ro politica, la loro « filosofla 
della vita », come dicono I ci
nesi. Mobjlitandosi e ribellan-
dosi — essi aggiungono — le 
masse hanno portato avanti 
un'altra ideologia. un'altra po
litica, un'altra filosofia della 
vita. Alia ideologia della capl-
tolazione, cosl si esprimono t 
cinesi. hanno opposto l'ideoio-
gia della rivoluzione, alia po
litica degli incentivi materiall 
hanno opposto la politica del-
l'elevazione della coscienza, 
alia filosofia della vita delio 
individualismo hanno opposto 
la filosofia della vita colletti-
va e dello intemazionalsmo. 
Nelle scuole elementari dl 
Nanchino si insegna: se vuol 
sapere quanto e lungo II pon
te tieni conto del fatto che 
un'estremita si trova a Pechi
no e un'altra tra I popolj del-
1'Asia, dell'Africa e deH'Ame-
rica latina. 

Alberto Jacoviello 

Negli ultimi mesi imporlanfi scoperle hanno arricchito le conoscenze scientifiche 

DAL GENE ARTIFICIAL 
AL PRIMO MONTAGGIO 
Dl UNA CELLULA VIVENTE 

Si arrivera con il progredire della biologia e dellr« ingegneria 
chimica»a creare la vita in laboratorio ? - Piii rilevanti ed attuali 

saranno tuttavia le applicazioni nel campo della medicina 

Nostro servizio 
NEW YORK. 8 

Nel giro di sei mesi, 
l'umanita si 6 arricchita 
di nuove ed importanti co
noscenze. La piu recente, 
riguarda la realizzazione in 
laboratorio della sintesi 
dell'ormone umano della 
crescila. Altre clue sono la 
scoperta di rilevanti nozio-
ni sulle reazioni dell'orga-
nismo contro alcune malat-
tie tra le piu diffuse; la 
terza. la creazione in la
boratorio di un gene arti-
Hciale. vale a dire del-
l'elemento che controlla la 
trasmissione dei caratteri 
ereditari; la quarta. il pri
mo < montaggio » in labo
ratorio di una cellula vi-
vente. completa, ottenuta 
da parti di altre cellule. 

E' interessante fare il 
punto su questi passi avan
ti compiuti dalla scienza. 

Ormone della crescita — 
L'annuncio e di poco piu di 
ventiquattro ore fa. II pro
fessor Li. docente di bio
logia all'Universita di San 
Francisco, ha ottenuto in 
laboratorio la sintesi del
l'ormone umano della cre-
scita. 

Questo suo' ultimo suc-
cesso permette oggi di di-
sporre deH'ormone che pre-
siede alio sviluppo umano. 
con altri importanti com-
piti nell'organismo. come 
la cicatrizzazione delle fe-
rite. l'abbassamento del 
tasso di colesterolo nel san-
gue. il miglioramento delle 
onpacita di resistenza al
le infezioni. Sono possibi
lity. queste. di cui non 
sfugge l'enorme valore nel
le applicazioni nratirhe, in 
campo medico. Prima fra 
tutte. la cura del nanismo; 
non ultima, la possibilita 
di combattere con effica-
cia alcune forme di can-
cro. che gia si sapeva 
possibile curare con gli or-
moni. e in particolare con 
quello della crescita. 

Dal centro universitario 
di La Jolla. sempre in Ca
lifornia. e venuto (propn'o 
lo stesso giorno in cui e 
stata comunicata la sco 
perta del professor Li) un 
altro annuncio: Iavorando 
sui leucociti. sembra che 
si sia trovato un fattore 
importante per il controllo 
di malattie come le febbri 
reumatiche e le artriti reu-
matiche. 

Gli scienziati di La Jol
la hanno scoperto e dimo-
strato come due tipi di 
leucociti si combinino in 
un'intenzione che fa scat-
tare i meccanismi di dife-
sa del corpo. spingendoli 
ad agire contro se stessi e 
causando le cosiddette ma
lattie da autoimmunizzazio 
ne. La scoperta avrebbe 
importanti applicazioni nel-
Io studio di vari problemi. 
come la allergia e il ri-
getto degli organi trapian-
tati. 

Due mesi fa. ricercatorl 
di Buffalo, guidati dal pro
fessor Danielli, hanno ot
tenuto un'ameba ibrida. co-
struendo l'organismo uni-
cellulare con il c montag
gio » di varie parti di 
un'altra ameba. Questo ri-
sultato di « ingegneria chi
mica » renderebbe possibi
le la creazione di nuovi 
tipi di organismi. che po-
trebbero contribuire alia 
lotta contro le malattie o 
alia eliminazione delle so-
stanze che provocano l'in-
quinamento o. perfino. por
tare alia « costruzione > di 
animali 

La sintesi del gene e 
stata invece compiuta nel 
giugno scorso. grazie agli 
studi di una equipe di ri-
cercatori guidata dal pro
fessor Gibind Khorana, 
deH'Universita del Wiscon
sin. Le ricerche in questo 

settore offrono possibility 
nella correzione delle tare 
ereditarie. 

Un'altra importante rea
lizzazione 6 stata. infine. 
quella della fecondazione 
fuori dal seno materno. di 
cui e stata data recente* 
mente notizia. In Inghil-
torra. il professor Robert 
Edwards. deH'Universita di 
Cambridge, ha gia proce-
duto ad esperimenti di la
boratorio con la feconda
zione di un ovulo materno 
fuori dal grembo, con se
me prelevato dal marito 
della donna. Successiva-
mente. l'ovulo. ormai svi-

nale. potra essere trapian-
tato nel grembo materno 
per la conclusione della ge-
stazione in tutta normalita. 

Alton Blakeslee 
dell'Assoclated Press 

6 0 milioni d'anni 
prima deU'uomo 

II signor Massimiliano Cerato, di Verona, mostra al fo!o 
grafi la sua slraordinaria scoperta archeologica: un pesce pfe-
trificato vissuto 60 milioni di anni prima della comparsa del-
I'uomo sulla Terra. II pesce, la cui effige appare nellissima 
nello spaccafo della roccia che lo scopritore regge nella 
folografia, e stato riconosciulo dagli scienziati come un 
c Eoplatax Papilio >. 

Perche e 
importante 
Tormone 
sintetico 

L'annuncio della realizza
zione in laboratorio della sin
tesi deH'ormone che prece
de alio sviluppo corporeo. 
ottenutu dal professore cino-
americano Choh Lao Li. del-
l'Universita di San Fran
cisco in California, continua 
ad essere al centro dei com-
menti arK-he negb ambienti 
soientifici italiam. 

« La produzione artificiale 
in laboratorio deH'ormone 
della crescita — ha dichia-
rato il prof. Giuseppe Mon-
talenll. direttore dell'lstituto 
di genetica deU'Universita di 
Roma — con le possibilita 
terapeutiche oiTerte dalla 
sua apphcazione e la faci-
lita con la quale sara pos
sibile reperirlo ed ottenerlo 
permetteranno che. flnalmen-
te. talune deficienze ormo-
niche vengano deflnitivamen-
te curate e risolti molti dei 
problemi inerenti lo sviluppo 
corporeo ». 

Secondo il biologo prof. 
Carlo Mazzolanl, < la sintesi 
deH'ormone efTettuata dal 
prof. Li e dalla sua "equipe" 
e di grande importanza per 
la positiva risposta comples
siva che 1'ormone sintetico 
ha dato nel suo meccanismo 
d'azione flsiologico piu che 
biochimico. Per conoscere 
l'utilita deH'ormone sintetico 
e le possibilita che offre il 
suo uso dovremo perd sa
pere a quali concentnazioni 
esso dovra essere usato: se, 
infatti. la sua concentrazio-
ne e eccessiva. diventa tos-
sico, se eccessivamente de-
bole potrebbe non servire a 
nulla >. 

L'importanza di questa sin
tesi e stata confermata an
che da un biochimico. il 
prof. Giuseppe Rotillo, del
l'lstituto di chimica biolo-
gica deH'Universita di Ro
ma: t Questo ormone protei-
co 6 sempre stato uno dei 
piu difflcili e complessi da 
sintetizzare: riccstruire una 
catena di 180 aminoacidi per 
ottenere un ormone biologi-
camente attivo e stato il 
compendio di un lavoro di 
ricerca e di studio durato 
piu di trenfanni. 

«Siamo di fronte ad una 
prima fase di industrializ-
zazione che apre infinite 
possibilita di intervento sul-
lo sviluppo corporeo. sulla 
resistenza alle infezioni e 
persmo sulla attivita degli 
ormoni sessuali. Non si go-
vernera. certo. il fisico del-
1'uomo. che questo appartie-
ne ancora alia "fantascien-
za". ma si potra. ad esem
pio. regolarizzare la statura. 
per chi soffre di nanismo 
ipofisario. o si potra control-
lare lo sviluppo e )a crescita 
di chi sofTre di acromegalia 
o gigantismo >. 

Considerazioni del tutto di
verse sono invece state fatte 
dal sociologo prof. Franco 
Ferrarolli, che. espnmendo 
il suo personate scetticismo 
per l'importanza della sin
tesi del prof. Li. ha ritenuto 
di dover denunciare. anche 
per quanto riguarda la sco
perta del prof. Li. «il di-
vismo al quale si abbsndo-
nano certi scienziati, che la 
sera scoprono e la mattina 
annunciano alia radio, alia 
televisione ed alia stamps. 
nel modo piu clamoroso. la 
loro scoperte >. 

Aperto alle Frattocchie il convegno nazionale promosso dalla FGCI 

Problemi e lotte dei lavoratori studenti 
La relatione del compagno Bonacini — Perche ottocentomila giovani operai vogliono studiart 

' AH'istituto di studi comuni-
sti delle Frattocchie si fe aper
to il convegno nazionale pro
mosso dalla FGCI sui lavora
tori studenti. 

Sono present! giovani operai 
di Torino. Milano. Genova, 
Reggio Emilia, Ravenna, Ve 
nezia, Padova, Vicenza. Fi-
renze. Terni Livorno. Roma, 
Bari, Brindisi. Salerno. Paler
mo; studenti dirigenti di par
tito. parlamentari, slndacali 
sU. 

L'inlziatlva della FGCI si 
colloca in una fase imporcanie 
della vita deU'organlzzazione: 
la preparazione del suo con-
gresso, I'obietUvo del suo ri-
Iancio politico obbligano ad un 
impegno di vasto respiro poli
tico. 

La relazione lntroduttiva del 
compagno Bonacini, della se-
greteria, ha affrontato tre 
question! di fondo: le motlva-
zioni reali della spinta dei la
voratori a studiare. le condi-
zioni di vita e di lavoro di que
sta massa dl giovani (si par-
la di circa 800 mila lavorato
ri student!), gli obiettivi su cui 
costmire una piattafbrma di 
lotta. 

« La spinta a studiare — di
ce la relazione — ha motlva-
zloni moltepllcl ed Intricate. 
La motivazlone originarla e 
comunque, quasi sempre, un 
bisogno di affrancamento dallo 
sfruttamento immediato nel 
lavoro manuale, la ricerca di 

• una mobilita soclale spesso II-
lusorla, la conqulsta di uno 

stato soclale piu prestigioso 
e meno frastrante*. 

Accanto a questa motiva
zlone «tradizionale ». sempre 
di piu «il bisogno di studiare 
esprime. assieme ad una spin
ta aU'affermazione dl una pro
pria personalita repressa sul 
lavoro. una tensione alia cono-
scenza. al possesso di stru-
menti di comunicazione socia-
le che significhino controllo 
della propria condizione e del 
proprio futuro. che consenta-
no la conquista di una vlsio-
ne piu complessiva della vita 
soclale e dei suoi problemi». 

II secondo tema affrontato 
riguarda la condizione di que
sti SOOmila giovani. Studio e 
lavoro obbligano ad una vita 
inumana. costringono a -itml 
estenuanti. Otto ore di lavoro 
e quattro dl scuola serale. p:u 
lo scarso tempo che rimane 
libera per studiare spremono 
— come ha ricordato Bonaci
ni — al llmite massimo le 
energie dei lavoratori studj.v 
ti. Lo studio richlede un iso-
lamento spossante: soprattJt-
to nelle grandi citta, aile ot
to ore di lavoro ed alle quat
tro di scuola serale. si agii.in-
gono altre ore per arnvare 
dalla casa alia fabbrica alia 
scuola. 

Per i lavoratori studenti tuv 
tl ! problemi della condizione 
operaia odlerna sono. du.nque, 
esasperati: piu acuto e il pro-
blema dei turn! da conciliare 
con la frequenza dei corsi, 
pia acuto il problema delle fe-

rie e delle festivita. che vtn-
gono prevalentemente mate 
per lo studio. Piu acuto, infi
ne. il problema del riconosci-
mento di adeguate qualifiche. 
proprio perche i fattori forma-
tivi della personalita profes-
ionale del giovane che dovreb-
bero essere acquisiti con lo 
studio, non vengono ricono-
sciuti nel rapporto di lavoro. 
Infine il vera e proprio salas-
so sulla busta paga: le rette 
delle scuole serali arrivano al
le 350 380 mila lire annue. cui 
si devono aggiungere altri co-
sti ingenti. 

Sempre piii, di fronte a que
sta situazione. e andata ma-
turando tra questi giovani la 
consapevolczza della propria 
abnorme condizione di vita e 
sempre piu e andato crescen
do nelle diverse citta 11 movl-
mento dei lavoratori studenti. 
anche se vi e molto da fare 
in termini organizzaUvi e con-
quiste concrete di lotta. Com-
pito per noi urgente — ha af-
fermato Bonacini — e la co
struzione di una nostra pre
senza organizzata nelle plcco-
le e medie azlende e. soprat-
tutto. nelle grandi fabbrlche. 
I problemi dei lavoratori stu
dent! devono diventare mo-
mento essenziale della nostra 
azlone nelle fabbrlche. ET tut
ta la condizione operaia 11 
punto di rlferimento unltario 
e complessivo per la nostra 
azlone e per quella del parti
te, ma c sui tern! della forma-
zione della forza lavoro glova-

nile e della sua qualiflcazlo 
ne che noi dobbiamo produrre 
lo sforzo maggiore. Ed • su 
questi terreni che la proble-
matica che scaturisce dalla 
condizione dei lavoratori stu
denti si lega ad un discorao 
sulle qualifiche. sull'orario di 
lavoro. che chia ma in cauia 
immediatamente 1'azlone com
plessiva della classe operaia e 
delle sue organizzazioni. 

II terzo problema affrontato 
s! riferisce agli obiettivi lm-
mediati di lotta. fra cui e 
emerso quello di fondo della 
conquista del diritto a studia
re per i giovani lavoratori. 
che significa riduzione deH'o-
rario a parita salariale, per-
messi retribuiti. Particolare 
accento e stato posto sulla 
necesslta di lottare per con-
quistare le sei ore di lavoro 
pagate otto nella prospettiva 
di una parlficazione oraria tra 
lavoro e studio (quattro ore 
e quattro ore). E" necessarlo. 
si e affermato. sviluppare un 
movlmento artlcolato, che va-
da dai sindacati alle orgwiz-
zazlon! di massa, enti locili e 
region!, partitl ed organlzTa-
zlon! giovani!!. perche sia ge-
nerallzzata I'apertura 11 scuo
le serali pubbliche. gestite da. 
lavoratori e dalle orginlzza-
zioni slndacali. affronutnrto 
nello stesso tempo I problem! 
dei contenutl dell'lnsegnamen-
to e della gratulta dei .ibrl 
trasporti. eccetera. 

Aiessandro CarduNi 
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