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Dopo la sintesi artificiale 

realiuata in laboratorlo 

Le sequenze 
delPormone 

della crescita 
L'impresa del dottor L i : ha fatto 179 
operazioni successive - Non si tratta di 
una « scoperta » (I 'ormone era gla noto) 

della «invenzione di vn metodo» ma 
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Le scoperte scientifiche sul-
Pormone della crescita sisuc-
cedono cosl: dapprima si so-
no avuti gli indizi dell'esisten-
za di tale ormone, indizi pu-
ramente clinici, cioe basati 
sull'ossexvazione dei maluti af-
fetti da malattie dell'ipofisi, 
per eccesso o per difetto. Lo 
eccesso pub dare gigantismi 
del corpo o di sue parti (ma-
ni, naso), il difetto arresti di 
crescita. Per molti anni da 
questi fenomeni, e dai loro 
rapporti con alterazionl della 
ipofisi, si e arguito, in linea 
puramente teorica, che doves-
se esistere un composto chi-
mico, elaborato dall'ipofisi, ca-
pace di stimolare la crescita. 
Le verifiche sperimentali era-
no quasi impossibili: infatti la 
somministrazione agli animali 
di laboratorio di ipofisi «in
tern » da alterazioni molto 
complesse, e non soltanto alte
razioni dell'accrescimento: e 
questo accade perche l'ipofisi 
.secerne non questo solo or
mone, ma parecchi altri. 

II secondo gradino della co-
noscenza si ebbe quando i me-
todi di separazione chimica 
di sostanze complesse si raf-
finarono, e cosi si pote iso-
lare, da tutta l'ipofisi, quel 
particolare composto che in-
fluisce sull'accrescimento dei 
tessuti. Isolarlo, sperimentar-
ne l'azione sugli animali e poi 
ritrovarla nell'uomo, fu la 
verifica dell'esistenza di un 
« ormone della crescita »: ve
rifica che conferm6 Pesattez-
za degli indizi raccolti, negli 
anni precedenti, solo sulla ba
se di osservazioni fatte sul 
malato. 

II terzo gradino di cono-
scenza fu raggiunto nel 1969, 
quando il professor Li, che 
ormai da molti anni indaga-
va sugli ormoni ipofisari (so-
no del 1955 i suoi studi fon-
damentali sull'ACTH, cioe sul-
I'ormone ipofisario che rego-
la la funzione delle ghiando-
le surrenali) riusci a identi-
f icare la « sequenza » dell'or-
mone della crescita. La mo-
Iecola delPormone e infatti 
una molecola complessa, co
st ituita da una catena di mo-
lecole piii semplici, cie ami-
noacidi: gli aminoacidi (vali-
na, leucina, acido glutammi-
co eccetera) sono stati para-
gonati a alettere alfabeti-
che» con cui vengono scrittc 
le parole della vita, le pro-
teine. Infatti, come le lette-
re dell'alfabeto, gli aminoaci
di sono circa una ventina: 
ma, come le parole dei lin-
guaggi umani sono potenzial-

I I professor Li. 

mente infinite, anche le pro-
teine sono diversissime tra 
loro pur se costituite dei me-
desimi aminoacidi. La protei-
na « ormone della crescita » e 
fatta di 180 « lettere », cioe di 
180 aminoacidi collegati fra 
loro. 

La « novita » di questi giorni 
e data dal fatto che il pro
fessor Li, proseguendo nei 
suoi studi, e riuscito a sinte-
tizzare artificialmente la mo
lecola delPormone, partendo 
dagli aminoacidi. Un'impresa 
chimica molto difficile, per
che costruire una catena di 
180 aminoacidi significa fare 
179 operazioni successive di 
sintesi. La chimica del la
boratorio e ben lontana dal-
la rapidita e dal rendimento 
della chimica dei tessuti vi-
venti: questo vuol dire che la 
sintesi artificiale di un milli
gramme di ormone richiede 
molto piii tempo, molta piii 
energia e molto piii materia-
le di quelli che sono neces-
sari alia piccola ghiandola ipo-
fisaria che, mentre fabbrica 
un milligrammo della pre-
ziosa sostanza, ne fabbrica 
anche altre e svolge numero-
se funzioni. Ma non c'e alcun 
dubbio sull* efficienza degli 
studiosi di Berkeley e in par
ticolare sul valore del presti-
gioso scienziato Li: e la pri
ma volta che si realizza ar
tificialmente una molecola co-
si complicata, e soprattutto 
e la prima volta che passa 
un tempo cosi breve (meno di 
due anni) tra Pidentificazio-
ne della sequenza di amino
acidi di una proteina e la 
« copiatura » artificiale della 
stessa sequenza. 

Ma, per quanto si tratti di 
una tecnologia ammirevole, si 
tratta pur sempre di una tec
nologia: non c'e « scoperta », 
nell'ultima reallzzazione di Li, 
ma piuttosto «invenzione»; 
invenzione di una metodica, 
che a sua volta potra permet-
tere di raggiungere altri gra-
dini di conoscenza. Quando? 
Quando si sara passati dal-
la preparazione di laboratorio 
alia preparazione su scala in-
dustriale: perche soltanto la 
preparazione su scala indu-
striale di grandi quantita di 
ormone potra fornire ai la-
boratori di ricerca il mate-
riale per ulteriori esperimen-
ti e approfondimenti di in-
dagine. La strada che porta 
a una scoperta passa quasi 
sempre attraverso invenzioni 
di strumenti; le metodiche 
realizzate da Li sono, lungo 
la strada della conoscenza 
delPormone di crescita che 
gia Li ha aperto con i suoi 
studi, soltando un passo: un 
primo passo verso Pinvenzio-
ne di metodi che permettano 
ai biologi di condurre piii va-
ste sperimentazioni senza do-
ver contendere ai clinici il 
materiale. Oggi infatti i quan
tita tivi di ormone che si pos-
siedono, e che sono estratti 
dalle ipofisi di cadaveri uma
ni, sono cosl scarsi e cosl 
costosi che si e costretti a 
scegliere: o si impiegano per 
curare i malati, sacrificando 
la ricerca scientifica, o si 
impiegano nella ricerca scien
tifica, ma si rinuncia a cura
re tutti i malati che si po-
trebbero curare. 

Inesatta e dunque l'impres-
sione, suscitata nel pubblico 
da molti giornali, che la sin
tesi delPormone di crescita 
sia di per se una grande «scc-
perta » scientifica: solo per il 
fatto dell'ottenuta sintesi, la 
conoscenza delPormone e dei 
suoi effetti non e aumentata 
per nulla. Ma la sintesi rea-
lizzata da Li fa sperare che 
un giorno non lontano si po-
tranno risolvere alcuni dei 
problemi pratici che oggi ren-
dono difficile questo partico
lare settore della ricerca scien
tifica. 

Laura Conti 

Una facolta universitaria in fabbrica 
Vtsita ad un'azienda di macchine atensili di Sciangai - Come si formano gli «ingegneri-operai» 
La «rieducazione» degli intellettuali - La nascita della Iacolta: i corsi durano 2 anni, gli allie-
vi hanno il compito di studiare soltanto e ricevono il salario di quando erano nella produzione 

Una tipica imbarcaxione m vela cinas* adibita al trasporto dalla marci ntlla acqua del porto 
Sciangai. 

DI KITORNO DALLA CINA, 
' gennaio 

Una volta, nel 1960, un ope-
raio di questa fabbrica e sta-
to inviato a visltare la Piera 
intemazlonale di Lipsia. La 
sua attenzione fu attratta da 
una molatrice in grado di 
rendere molto brillante Pac-
ciaio, assai piii di quanto 
quelle cinesi potessero fare. 
Vide che i rappresentanti del 
Paese capitalista che aveva 
prodotto quella macchina di-
stribuivano i dati caratteri-
stici su un foglio di reclame. 
Si mise in Ala con gli altri 
per ottenere quel foglio. Ma 
quando arrivo il suo turno 
gli dissero che non poteva ot-
tenerlo. Ne chiese la spiega-
zione. Gli fu risposto che sa-
rebbe stato inutile darglielo, 
giacche la Cina non sarebbe 
mai stata in grado di produr-
re quella macchina, risultato 
della tecnica di un Paese in-
dustrialmente assai sviluppa-
to. II nostro compagno si ar-
rabbib molto. Si arrabbib al 
punto che gli favevano male 
i denti. Torno in Cina, rac-
contb ai compagni del reparto 
cib che gli era accaduto e 
propose di tentare la fabbri-
cazione di una macchina di 
quel genere. I compagni ap-
provarono quella proposta, 
anche essi molto arrabbiati 
per Pinsulto che era stato 
fatto alia Cina. 

L'operaio andb dall'ingegne-
re generale della fabbrica per 
presentargli la proposta ap-
provata dal reparto. Ma Pin-
gegnere lo derise. Disse che 
non si sarebbe stati in grado 
di produrre quella macchina 
prima di una ventina di anni 
e dopo avere acquisito tutte 
le conoscenze tecniche dei 
Paesi piii avanzati. Poi gli 
chiese se conoscesse le lingue 
straniere. L'operaio risposte 
che aveva frequentato solo fi-
no alia IV elementare. Dopo 
di che Pingegnere generale 
lo congedo. invitandolo a to-
gliersi dalla testa Pidea che 
gli era venuta. 

L'operaio s'arrabblb ancora 

di piii e si rivolse al comi. 
tato di partito della fabbrica. 
Ottenne ragione. Ma per ave
re il materiale necessario per 
cominciare a costruire dove-
va passare attraverso Pinge
gnere generale che o non glie-
lo dava, o glielo lesinava al 
massimo. Allora, insieme ai 
compagni del reparto, decise 
di utilizzare tutto quello che 
era possibile utilizzare, com-
presi i materiali di scarto. 
Comincib a lavorare, notte e 
giorno, fuori dai suoi turni, 
aiutato da altri operai e da 
tecnici che si erano appas-
sionati alia sua vicenda. Vi 
ha lavorato quattro anni e 
mezzo, e ha registrato circa 
3.000 fallimenti. Ma finalmen-
te la macchina e stata pro-
dotta: ha un grado di preci-
sione per certi aspetti uguale 
a quella da lui vista alia Fie-
ra internazionale di Lipsia, 
per altri superiore, per altri 
ancora superiore al livello piii 
avanzato del mondo. Qualche 
anno fa essa e stata presen-
tata alia Fiera internazionale 
di una citta giapponese. I rap
presentanti di molti Paesi ca
pitalist! ne hanno chiesto le 
caratteristiche di costruzione. 
E* stato risposto che si trat-
tava di una scoperta della 
classe operaia cinese che co-
stituiva un segreto. 

La fabbrica 
di Sciangai 

Questa storia dice molte co
se della Cina. Credo che il 
lettore sia in grado di ricavar-
le da solo. Essa mi e stata 
raccontata dai dirigenti del 
Comitato rivoluzionario di 
una delle fabbriche piii cele-
bri della Cina: la fabbrica 
delle macchine utensili di 
Sciangai. E* una fabbrica 
molto moderna, con un alto 
livello di automazione. Produ
ce molatrici a superficie cur-
va, a superficie piana e per 

Sistematica educazione al conformismo e falsificazione della realta nei testi per le scuole professional! 
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Un mondo «€on Ikenza dei superiori» 
II caso delle allieve figuriniste di Modena - Esaltazione della indissolubility della famigKa e sanzione del 
ruolo subalterno della donna - I «progressi» dellitalia sotto il fascismo - La «minaccia» degli scioperi 

SERVIZIO 
MODENA, 10 gennaio 

L'idea che la riforma della 
scuola non significhi solo tem
po pieno, la possibilita reale 
per tutti di accedere ai piii 
alti gradi dell'istruzione, ma 
anche cambiamento radicale 
dei contenuti culturali assu
me sempre maggior vigore. 

Anche a proposito dei li-
bri di testo, ai quali si pre-
sta ancora insufficiente atten
zione. Abbiaino voluto analiz-
zare alcuni libri in dotazio-
ne alle scuole professionali 
modenesi, le scuole cioe che 
ospitano i figli delle famiglie 
operaie, per i quali il pro-
blema di un'educazione con-
forme al sistema di valori del
la classe dominante e funzio-
nale all'assunzione di mansio-
ni subalterne ed esecutive e 
particolarmente scottante. 

Esaminiamo alcuni testi a-
dottati dall'istituto professio-
nale femminile aGrazia De-
leddaw. 

Le ragazze che frequentano 
questo istituto dovrebbero, in 
teoria, entrare nella produ
zione con un titolo qualifica-
to come quello di figuriniste. 
In realta, il loro diploma non 

Per il iiscorso di imiggifozione ieirauno g'mfimrio 

Da «Magistratura democratka* 
dure critkhe a Guarnera 

ROMA, 10 gennaio 
II contraddittorio discorso 

del procuratore generale Ugo 
Guarnera per Pinaugurazione 
dell'anno giudiziario ha pro-
vocato una prima reazione da 
parte dei magistrati democra-
tici. Ieri il comitato direttivo 
di Magistratura democratica 
si e riunito a Roma ed ha 
emesso un comunicato nel 
quale, tra raltro, si protesta 
per «le provocatorie allusioni 
al diritto libera e alia disap-
plicazione della legge che nes-
sun giudice democratico ha 
mai sostenuto*. 

I magistrati democratici sot-
tolineano poi la gravita di al-
cune affermazioni fatte da 
Guarnera (secondo le quali 
• un magistrato che parlasse 
ancora di giustizia di classe 
dovrebbe porsi al di fuori del-
l'ordine giudiziario»): un'af-
fermazione questa che, secon
do i magistrati democratici, 
contiene una pesante minac-
cia non solo contro i magi

strati incriminati di vilipen-
dio, ma anche contro tutti i 
giudici democratici che da 
tempo denunciano la natura 
classista e disegualitaiia del
la nostra giustizia. 

Inoltre i magistrati demo
cratici rilevano il manipolato 
richiamo all'articolo 3 della 
Costituzione. che secondo il 
dottor Guarnera basterebbe a 
rendere effettiva la partecipa-
zione di tutti i lavoratori al-
Porganizzazione politica, eco-
nomica e sociale del Paese, 
mentre tale norma riconosce 
l'obiettiva esistenza di ostaco-
li di ordine economico e so
ciale ed impone alia Repubbli-
ca e alle sue istituzioni (tra 
cui anche la Magistratura) 
proprio il compito di rimuo-
verli. n comunicato sottoli-
nea come atale confusione di 
concetti in cui e incorso il 
procuratore generale, non si 
vuole attribuire a totale di-
sattenzione rispetto a quanto 

| il pensiero moderno ha pro

dotto negli ultimi cento anni, 
palesa Pintento di mistificare 
la realta di un Paese con cen-
tinaia di migliaia di disoccu-
pati, emigrati, baraccati e sot-
toccupati... *. 

Infine i magistrati democra
tici ribadiscono come al P.G., 
che non ha mancato di de-
nunziare 1'uso della violenza 
nelle pur rilevanti e giustiflca-
te lotte sindacali, «e sfuggita 
la riemergente violenza fasci-
sta contro le espressioni vive 
del mondo del lavoro, della 
politica e della scuola, nonche 
Pimpiego talvolta discutibile 
delle forze di polizia, di cui 
vittima recente e stato lo stu-
dente Saltarelli a. 

II comunicato si conclude 
con un invito a tutti i citta-
dini a intervenire alle mani-
festazioni indette da Magistra
tura democratica in tutta Ita
lia sabato 16 gennaio prossi-
mo venturo per un civile e 
aperto dibattito sulla giustizia 
italiana. 

I e riconosciuto dai datori di 
lavoro ed esse trovano impie-
go, se lo trovano, come ope
raie semplici. Non solo, ma 
tutta la preparazione scola-
stica tende a fame delle per-
fette casalinghe, del tutto ca-
late nella veste di angelo del 
focolare. 

«La vera dote di una fan-
ciulla e costituita dalla virtii 
e dalla sua preparazione alia 
vita domestical) (Biederman 
- Donna, casa, vita - ed. La 
Scuola • pag. 1). aDimentica-
re se stessa in una dedizione 
totale sempre con volto sor-
ridente: questa e la mamma 
che realizza totalmente la bel-
lezza della sua missione » (op. 
cit., pag. 26). « La societa do-
mestica e la forma scelta da 
Dio perche l'uomo possa as-
solvere il compito di conser-
vare il genere umano... In 
questo modo creo la famiglia 
che si e formata per opera 
divina e non in seguito al
ia evoluzione della societa u-
mana come sostenevano alcu-
ne teorie del passatoa (Pie-
ri-Ettari • La famiglia e la 
casa - vol. 1, pag. 8). 

«In ogni gruppo in cui si 
trovano alcuni membri di pa
ri condizione occorre neces-
sariamente che ci sia un capo 
il quale abbia le funzioni e 
la responsabilita della vita e 
delle decisioni da prendere. 
Nelle famiglie il padre assu
me tale funzione, sia per co-
loro che da lui dipendono 
(perche imparano come sia 
necessario obbedire e mante-
nere la disciplina) sia per 
lui stesso in quanto deve sa-
per essere una guida e non 
un padrone dispotico...» (La 
famiglia e la casa - pag. 17). 

L'indissolubilita viene cosi 
difesa: «A favore della in-
dissolubilita della famiglia 
sta il fatto che, come e lun-
gamente dimostrato dalla sto
ria, il divor7io prepara e fa-
vorisce la decadenza dei po-
poli e delle civilta, perche ral-
lenta il legame morale e fa-
vorisce Pegoismo. ...Quando a 
Roma il divorzio divenne leg
ge e abitudine, insieme con 
la decadenza dei costumi, di-
minul la popolazione e i bar-
bari poterono fare il loro in-
gresso. Dopo il caos delle in-
vasioni barbariche la chiesa 
cristianizzo e rese civiii i 
nuovi venuti e fondb le so
cieta curopee"» (La famiglia 
e la casa - pag. 16). 

In questa famiglia la don
na ha compiti ben precisi: 
deve prima di tutto occupar-
si del govemo della casa. 
«Nulla di piii triste di una 
casa non illuminata dal sor-
riso deila mamma. I bambini 
crescono indisciplinati, dopo 
le ore di scuola sono moral-
mente abbandonati a loro 
stessi ed esposti a molti pe-
ricoli nelle pubbliche vie; lo 
uomo, stanco e oppresso for-

se da un duro lavoro quoti-
diano, trova al suo ritorno a 
casa disorcune e malumore, 
cibo scarso e mai preparato 
e facilmente comincia a fre-
quentare le osterie dimenti-
cando i doveri verso la fa
miglia e giungera al punto di 
abbandonarla» (Donna, casa, 
vita - pag. 29). Suo secondo 
compito e quello di sorveglia-
re che i membri della fami
glia obbediscano ai precetti 
religiosi. «Una mamma non 
pub essere tranquilla e ave
re la pace nel cuore se sa 
che qualche membro della fa
miglia non obbedisce al pre-
cetto divino. Insista, preghi 
ed otterra la grazia di vede-
re la famiglia raccolta nella 
casa di Dio». 

A questa donna ideale si in-
segna come raggiungere la 
a preparazione spiritualea col 
seguente galateo: -« Cib che 
non farei alia presenza della 
mia mamma non devo farlo 
davanti a Dio • Una volta al-
l'anno si partecipa ad un cor
se di esercizi spirituali. - Mor-
te, giudizio, inferno, paradiso: 
quattro - cardini della nostra 
esistenza: meditiamoli soven-
te». (Donna, casa, vita - pag. 
342). 

Con l'« idealizzazione» del
la sua a missione a si cerca 
di impedire che la donna 
prenda coscienza del fatto di 
essere un'oppressa. «L'opera 
dell'educazione e impossibile 
senza autorita e disciplina» 
(op. cit., pag. 29). a I supe-
riori devono essere rispettati 
e obbediti; obbedienza pron-
ta e serena. Chi e in alto spa-
zia con lo sguardo in oriz-
zonti piii alti: conosce forse 
cib che un inferiore non sa-
pra mai. NelPautorita e e-
spressa la volonta di Dioa 
(Donna, casa, vita - pag. 332). 
«Passeggiando in tre si ten-
ga nel mezzo la persona su
periore. Se le autorita sono 
due Pinferiore si ponga alia 
sinistra ». 

Questa a educazione a non e 
certo modificata o pandalmen-
te attenuata da un insegna-
mento culturale critico. In 
questo. come negli altri isti-
tuti professionali, esiste un 
unico testo, definito di acul-
tura generate* in cui si ha 
la pretesa di dire tutte le 
cose essenziali della storia e 
della cultura. II tutto si ri-
duce a una sovrapposizione 
deformante di nozioni intor-
no a vane materie ridotte ai 
minimi termini. 

Ma dove il fare storia di-
venta ancor piii clamorosa-
mente acritico e fazioso e nel
la storia contemporanea. II 
Risorgimento e stato portato 
a termine perche «i concetti 
li liberta e di indipendenza 
avevano conquistato gli ani-
mi piii nobilia (Ottocento e 
Novecento) - PalmaMessina 
- Le Monnler, pag. 3). Par-

lando delle tasse imposte dal 
nuovo regno, dopo l'unita di 
Italia, il testo dice: « Fu dun
que inevitabile chiedere al 
popolo molti sacrifici di cui 
esso purtroppo non poteva 
comprendere la cagione e che 
attiravano sul governo odi e 
risentimenti, soprattutto da 
parte delle classi contadinen 
(Ottocento e Novecento, pa-
gina 232). 
La rivoluzione industriale 

viene esaurita in tre righe. 
«II forte sviluppo industria
le dell'Europa aveva creato 
una numerosa classe operaia 
che comincib ben presto a 
chiedere un piii umano ora-

Senza scarpe 
i bimbi del 
brefotrofio 
provinciale 
di Palermo 

Sono costretti • mar* ancora 
lagaaii sandati Mthri in pia
no bmma parch* il Const-
ajlio provincial* non poo de-

libarar* 

PALERMO, 10 gennaio 
I piccoli ospiti del bre

fotrofio provinciale di Pa
lermo non hanno ancora 
avuto le scarpe pesanti per 
Pinvemo e, nonostante il 
freddo, sono costretti an
cora a portare leggeri san-
dali estivi che, per il lungo 
uso, sono per la maggior 
parte consunti e non offro-
no nemmeno un minimo 
riparo ai rigori invernali. 

II brefotrofio dipende 
dalla Provincia che aveva, 
tempo fa, adottata una de-
libera sulla gara di fomi-
tura delle scarpe inverna
li, ma la delibera era sta
ta giudicata illegittima dal
la commissione provincia
le di controllo perche non 
approvata dal Consiglio es-
sendo la Giunta provincia
le dimissionaria. 

Domani il Consiglio si 
riunira, ma e difficile dire 
se il problema delle scar
pe invernali per i piccoli 
del brefotrofio potra esse
re risolto, perche all'ordi-
ne del giomo vi sono que
stion! come Pelezione del 
presidente e della Giunta, 
nonche la discussione sul 
bilancio preventivo per il 
1971. 

rio di lavoro e un maggior 
vantaggio economico. Nacque-
ro cosi il socialismo e il co-
munismo, due dottrine che ri-
vendicavano per i lavorato
ri i profitti accumulati dai 
grandi cepitalisti» (pag. 283). 
Dopo di che non se ne parla 
piii e si omette di nomina-
re i partiti cui queste dot-
trine hanno dato vita e 
l'influenza di questi sugli av-
venimenti successivi (a onor 
del vero in questo libro non 
si parla di nessun partito po
litico). 

Della prima guerra mondia-
le si legge: * In verita fu que
sta un'epoca in cui tutta l'Eu-
ropa godette di una prospe-
rita e di una pace che pare-
va non dovesse avere mai fi
ne. Ma sotto Papparente tran-
quillita la guerra era in ag-
guato» (pag. 458). aFmirono 
per prevalere gli interventi-
sti, ma piii che una meritata 
vittoria della rappresentanza 
legale al parlamento, fu un 
successo dell'entusiasmo po-
polarea (pag. 410). A questo 
punto nessuno si meraviglia 
se non si - parla della rivo
luzione russa se non per dire 
che c'e stata. Del naztsmo 
non si dice assolutamente 
niente. Del fascismo, invece: 
«In Italia, favorito dalle dif-
ficolta economiche e da una 
endata di scioperi a catena 
che minacciavano di paraliz-
zare la vita economica della 
nazione, sail al govemo Be
nito Mussolini a (peg. 409). 
Del ventennio fascista viene 
data la seguente valutazione: 
« Non si pub negare che mol-
ti progressi compi lltalia sot
to il fascismo, riconosciuti 
all'estero da uomini politici 
come Churchill a. (pag. 409). 
La seconda guerra mondiale 
e scoppiata perche Hitler (di 
cui lion e mai stato fatto 
cenno prima) aveva manie di 
potenza. In compenso vengo
no illustrate dettagliatamente 
le situazioni dei dhrersi fron-
ti, anno per anno, con am
ple letture sulle battaglie (A-
lamein • Guadalcanal) e sui 
generali (Rommel aia volpe 
del deserto», ecc.). 

Per il dopoguerra bastera ci-
tare queste righe riferite al
ia Repubblica popolare cine
se: a La Cina non trovb nel 
generale Chian-Kai-scek, che 
era stato l'animatore della lot-
ta contro l giapponesi, l'uo
mo capace di risolvere i pro
blemi che secoli di cattiva 
amminlstrazione avevano ac-
cumulato. Per questo ebbe 
rapido successo il movimento 
comunista guidato da Mao-
Tse-tung. n nuovo regime ci
nese diede subito inizio a una 
politica bellicosa A sfondo na-
zionalista e antioccidentale, 
fomentando rivolte e guerri-
glie dovunque se ne presen-
tasse Poccasionea (pag. 413). 

Rim Cianassi 

ruote dentate. Ma si assicu. 
ra che alcune macchine pro-
dotte qui raggiimgono e su-
perano i livelll piii avanzati 
del mondo. La fabbrica com-
prende circa 6.000 tra operai 
e impiegati, e ha una sua 
storia particolare. Prima del
la liberazione produceva zap-
pe e aratri. Era di proprieta 
americana e di compradores 
cinesi. La trasformazione su-
bita a partire dalla liberazio
ne ne ha fatto una delle fab
briche modello della Cina. La 
sua particolarita e stata ed e 
quella di formare uigegneri-
operai in grado prima di pro-
gettare macchine analoghe a 
quelle importate dall'estero o 
di trasformarle miglioranclo-
le, e poi di progettare e pro
durre macchine interamente 
nuove di eguale livello o di 
livello superiore a quelle e-
stere. 

I criteri seguiti. mi si spie-
ga, sono stati fondamental-
mente quattro: primo, sce
gliere un certo numero di 
operai con grande esperienza 
nel lavoro di produzione e 
mandarli all'universita per 
qualche anno, facendoli poi 
tornare in fabbrica per dif-
fondere e applicare le cono
scenze tecniche acquisite; se
condo, scegliere un certo nu
mero di operai particolarmen. 
te dotati e inviarli a lavorare 
nei reparti tecnici della fab
brica; terzo, scegliere un cer
to numero di operai. anche 
essi con una ricca esperien
za pratica, e immetterli ne
gli uffici di progettazione; in-
fine organizzare corsi serali 
di studio tecnico all'interno 
della fabbrica, corsi che ve-
nivano chiamati della «uni-
versita dilettante». I risulta-
ti ottenuti con queste misure 
sono stati, dicono i compa
gni, particolarmente buoni: 
oltre ad avere formato un 
certo numero di ingegneri-
operai, la quantita e la qua
nta della produzione sono no-
tevolmente aumentate. 

Fra il 1953 e il 1958, anno 
del « grande balzo in avanti», 
erano stati formati 290 di que
sti ingegneri-operai. Negli an
ni successivi molti di piii. 
Cib, affermano i compagni, 
anche grazie al grande inco-
raggiamento ottenuto con una 
visita di Mao alia fabbrica 
P8 luglio del 1957. II Presi
dente approvb il modo di pro-
cedere nella formazione degli 
ingegneri-operai 

Quanto all'aumento della 
produzione, mi vengono forni-
te le cifre seguenti: nel 1966 
sono state prodotte interamen
te dalla fabbrica 1.634 macchi
ne, equivalenti al numero piii 
alto prodotto complessiva-
mente in tutti gli anni suc
cessivi alia liberazione. Que-
st'anno il piano prevede una 
produzione di 2.300 macchi
ne, molto piii perfezionate, 
ma i compagni ritengono di 
poter dire che ne produrran-
no 2.600 e forse anche piii. 
Ripeto che si tratta di mac
chine molatrici di altissimo 
livello: esse servono per la 
Cina e vengono esportate in 
una trentina di Paesi stranie-
ri. Le innovazioni qualitativa-
mente piii importanti sono 
state tuttavia introdotte, mi 
si dice, durante e dopo la ri
voluzione culturale. 

I compagni tengono a in-
formarmi che in questa fab
brica non vi sono state par-
ticolari lacerazioni all'interno 
del partito, che ha sempre se
guito la linea del Presidente 
zione dei nuovi organism! di 
potere. Ma nemmeno in que
sto campo si sono posti grandi 

«Papillon» 
perdera 

la vista? 

BARCEUONA, 10 gennaio 
Henri Charriere, Pex forzato 

francese autore del fortunato 
libro autobiografico a Papil-
Ion» sulle sue esperienze di 
ergastolano alia Caienna, cor-
rerebbe il pericolo di perde-
re la vista. 

Lo scrive la stampa di Bar-
cellona, dove Charriere si tro
va per sottoporsi ad una cura 
specialistica presso un oculi-
sta spagnolo. Secondo i gior
nali locali, Pex forzato sta-
rebbe perdendo la vista all'oc-
chio sinistro e anche Paltro 
occhio sarebbe in pericolo, 
rendendo forse necessario un 
intervento chirurgico. 

Charriere ha da molti anni 
la nazionalita venezolana, es-
sendosi stabilito a Caracas da 
quando riusci, dopo numero-
se evasion! fallite, a fuggire 
dalla Guiana francese. 

problemi. Anche qui —aggiun-
gono — la rivoluzione cultu
rale 6 stata soprattutto una 
lotta per Pelevamento della 
coscienza di classe delle mas
se per porle in condizioni di 
Mao. Vi e stata invece una 
lotta politica sulla gestione 
della fabbrica e sulla costru-
scoprire da se cib che e ri
voluzionario e cib che non lo 
e, cib che corrisponde alia 
linea del Presidente Mao e cib 
che e contrario a questa li
nea, cib che consolida la dit-
tatura del proletariato e cib 
che rischia di indebolirla. 

Una particolare cura e sta
ta e viene posta nella « riedu
cazione » degli intellettuali 
provenienti dall'universita e 
che lavorano nella fabbrica. 
Tra di essi, mi dice il com
pagno vice responsabile del 
comitato rivoluzionario, ve ne 
sono pochissimi di cattivi. 
molti relativamente buoni, al
cuni buoni. Tutti perb devo
no apprendere dagli operai, 
lavorando strettamente con 
gli operai. E conclude: <tLa 
questione principale, per gli 
intellettuali, e chi servire, se 
il popolo e la rivoluzione op-
pure il proprio prestlgio e 
la propria convenienza. Colo-
ro che servono il proprio pre-
stigio e la propria convenien
za non servono ne alia pa-
tria ne alia rivoluzione. Non 
servono a niente e costitui-
scono i principali veicoli del 
revisionismo che rappresenta 
un pericolo mortale per la 
dittatura del proletariato ». 

Tutto il complesso dell'atti-
vita di questa fabbrica e sta
to oggetto di una citazione 
del Presidente Mao. Essa e 
stata resa nota il 21 luglio 
del 1968. Dice: «Le scuole 
superiori sono necessarie; in-
tendo soprattutto le scuole 
politecniche. Bisogna tuttavia 
ridurre la durata degli studi, 
fare una rivoluzione nell'in-
segnamento, porre la politica 
proletaria al posto di coman-
do e seguire la strada del-
Pofflcina di macchine utensili 
di Sciangai, vale a dire for
mare il personale tecnico u-
scito dai ranghi degli operai. 
Gli studenti devono essere 
scelti tra gli operai e i con-
tadini che hanno esperienza 
pratica, e dopo qualche anno 
di studio essi devono tornare 
alia pratica della produzione». 
Questa direttiva ha avuto e 
ha un grande valore per ge-
neralizzare le esperienze del
la fabbrica di macchine uten
sili di Sciangai. 

/ ventinove 
insegnanti 

Quanto agli operai di que
sta fabbrica, essi hanno de-
ciso di andare piii avanti nel
la strada scelta. Dopo la pub-
blicazione della direttiva di 
Mao, hanno cuminciati a di-
scutere sulla possibility di 
formare, nella fabbrica, una 
vera e propria facolta univer
sitaria. Si sono consultati con 
il comitato rivoluzionario del 
settore industriale della citta 
di Sciangai, e ottenutane la 
approvazione, hanno costrui-
to la facolta universitaria. 
Questa facolta ha adesso 52 
studenti scelti tra gli operai 
piii capaci nel campo politico 
e piii ricchi di esperienza pra
tica. La scelta e awenuta in 
base alle designazioni dei sin-
goli reparti approvate poi dal 
comitato rivoluzionario della 
fabbrica. 

I corsi durano due anni. 
Gli operai-allievi hanno il 
compito di studiare soltanto, 
e ricevono lo stesso salario 
che ricevevano quando erano 
nella produzione. Gli inse-
gnanti sono 29, alcuni sono 
operai-tecnici, formati negli 
anni precedenti, altri sono vec-
chi insegnanti delle scuole 
tecniche serali della fabbrica, 
altri ancora sono insegnanti 
dell'universita di Sciangai. La 
maggioranza degli insegnanti 
lavora nella fabbrica. L'uni-
versita e diretta da una tri-
plice unione di operai-tecnici, 
insegnanti delle scuole serali, 
allievi. Responsabile generale 
e un operaio-tecnico che vie
ne chiamato a prendere par
te alle riunioni del comitato 
rivoluzionario della fabbrica 
ogni volta che si discute del 
funzionamento dell'universita. 
Naturalmente, come in tutte 
le fabbriche, la direzione po
litica di tutto spetta al co
mitato del partito. 

Le spese relative alia crea-
zione e al funzionamento del
l'universita sono sostenute 
dalla fabbrica. I compagni ci 
lnformano che questa e stata 
la prima universita di tale tipo 
a essere costruita in Cina, ma 
non e piii la sola. Altre se ne 
sono formate e se ne vanno 
formando. Naturalmente cib 
awiene solo in fabbriche re
lativamente grandi o molto 
grandi. Ma le piccole fabbri
che possono mandare i pro-
pri operai a studiare nelle 
facolta universitarie delle fab
briche piii grandi. Questa del
le macchine utensili e una 
fabbrica media e pcrcib la 
sua facolta non e grande. 
Se Piniziativa dara buoni ri-
sultati, essa verri sviluppata 
e generalizzata; se non li da
rt. essa verrt o corretta o 
anche abbandonata. Dopo i 
corsi nelle universita, gli al
lievi tornano a lavorare in 
fabbrica, o vanno altrove, o 
vengono utilizzati a seconda 
dei bisogni. Anche questa, mi 
si dice, e una delle caratte
ristiche della Cina di oggi: 
ogni innovazione va speri-
mentata nella pratica. 

Alberto Jacovicllo 
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