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Le voci dei compagni in piu di mezzo secolo di storia 

MILITANTI Dl BASE 
Un libro che raccoglie testimonianze di operai e contadini, di uomini 
e di donne impegnati nella lotta — II grembiule rosso in fabbrica e 
I'incontro con Gramsci a San Vittore — Un'analisi da fare « dentro» 
il movimento — Lo «spessore» proletario di diverse esperienze 

Sc la storia dci militanti 
di base e ancora largamente 
da scrivcrc Danilo Montaldi 
ci ha dato piu che una mano 
per intraprendere un'opcra 
che poi egli stesso — esper-
tissimo di ricerche nel mon-
do popolare: non e stata di-
mcnticata la sua bellissima 
Autobiografia della leggera 
— in questa sua ultima fa-
tica ci suggerisce doversi 
configurare come un tipico 
sforzo interdisciplinare. II li
bro (1), infatti, comporta 
chiaramente piu lctture: 
una lettura linguistica, dcri-
vata direttamente dal com-
plesso intreccio dialettale 
delle testimonianze raccolte 
tra alcuni vecchi compagni 
comunisti, socialisti, anar-
chici, del Cremonese; una 
lettura sociologica, invocata 
dalla stcssa fisionomia di 
questi militanti che rientra-
no ma anche emergono, in 
virtii della loro milizia. dal 
tessuto eontadino-artisiano-
operaio che li ha espressi e 
marcati; e una lettura stori-
co-politica, che e la piu at-
traente, anche se non la piu 
completa. 

Atteniamoci intanto a que
sta, entrando cosi in dialo-
go con Pautore il quale, di-
sceso nei pozzi della sua 
mjniera d'oro e inseguendo 
i filoni piu rari, giu per i 
cunicoli di una introspezio-
ne assai complessa, ricca di 
varie e tumultuose ispira-
zioni culturali, a volte pare 
avere scartato certe pepite 
luminosissime che il lettore, 
senza sforzo. (ma grazie a 
una trascrizione e a un la-
voro che s'immagina facil-
mente essere stati finissimi) 
scopre a prima occhiata: una 
serie di incontri umani sbal-
zati con grande forza. 

Uno segna in margine e 
non sa da dove cominciare: 
se da quella < ragazza >, la 
unica giovane del mazzo, che 
lavora in una fabbrica di ce-
ramica, in un reparto dove 
non volevano dare alle ope-
raie una vestaglia come pre-
visto dal contratto e lei la 
vestaglia se l'e portata di 
fuori (« Me ne sono fatta 
una subito, tutta rossa, un 
bel rosso fiammante, alia 
russa, con il collo alto e i 
bottoni, e quando sono an-
data a lavorare e stata una 
esclamazione sola ») o se 
dal falegname Bigio (classe 
1901) che fu messo in gale-
ra, poi processato dal Tribu-
nale speciale e a Regina 
Coeli stava in cella con Mi-
nio e a San Vittore una vol-
ta, andando all'aria, vide 
Gramsci («Noi lo vedemmo 
che veniva fuori della cella 
dove gli facevano pulizia e 
non si poteva pari are assie-
me perche saremo stati alia 
distanza di sette o otto me-
tri. Gramsci era piccolo e 
magro. aveva le alzatc avan-
ti e dietro, ma aveva una 
fronte molto sviluppata e 
grossa >); se da uno dei piu 
vecchi, Giacomo Becchi, che 
si ricorda di Bissolati quan
do tutti erano socialisti, ri-
formisti ma socialisti, e poi 
fa: < Me, coun el vinteun 
soun passaat snbit al par-
tiit comunista perche ghe la 
vedevi pussee been », o da 
quell'altro compagno dive-
nuto un Ardito del popolo, 
che racconta che da ragazzo 
lo dicdero a balia da un'in-
coscicntc che gli faccva pa-
tire la fame 

I libri 
all'indice 

Se Margitt. donna straordi-
naria che si ricorda come 
negli anni della clandestine 
ta lesgessero quali libri al-
1'indice i romanzi di Jack 
London, da Zanna bianca al 
famoso Tallone di ferro. e 
commenta: • Bisognava leg-
gerlo di nascosto c non so 
perche, che poi io non ci 
trovavo granchc ». o se da 
queH'altro militanle che de-
scrive quanta fatica fecero 
al tempo della guerra di 
Spagna a una raccolta di 
fondi che dovevano servire 
a mandare fuori un volonta-
rio per le Brigate internazio-
nali, e poi quello scelto se 
ne ando a Milano a spender-
si i soldi con una puttana... 

Veramente bisognerebbe 
cominciare proprio, come 
consiglia il Montaldi. da lon-
tano, dalle prime lotte delle 
campagne del 1882. quando 
i contadini e le filatrici si 
scontravano di frequente 
nelle piazze di paese con le 
forze dell'ordine e le filatri
ci tagliavano svelte, con le 
forbid da lavoro, le codette 
(i baticciapp) ornate di 

. fiamme, della divisa dei ca-
- rabinieri, mettendoli alia di-
sperazione. Le forze dell'or
dine fanno da contrappunto, 
e da luogo deputato, di que-
ste autobiografie raccontate 
e in qualche caso trascritte 
direttamente con la biro da-

: vanti all'intervistatore: dal 
' brigadiere a piedi al sotto-

prefetto, dalla guardia seel-
U di Pubblica sicurezza al 
• i l i t c rcpubblichino, in una 

vicenda di oppressione di 
classe che col fascismo di-
venta non soltanto piu oc-
chiuta ma come l'aria stessa 
avvelenata, che si deve re-
spirare. Ed e vero che il li
bro si puo anche leggere 
come un capitolo della storia 
del fascismo vista dal basso, 
vista dai ribelli e dai refrat-
tari ma anche dai cospira-
tori organi7/ati che il regime 
vuole costrinaere all'omag-
gio for/a to persino in gale-
ra. « Al penitenziario di Or-
vieto — narra il Bigio — 
e'era una guardia che era 
un gran faccione. pretende-
va che noi quando passava-
mo davanti a lui sulla scala 
faccssimo il saluto alia ro-
mana, io non lo facevo e lui 
mi chiama indietro c vuole 
il saluto e io non lo faccio, 
ma dietro a me e'era un mi-
lanese, un certo Colombo, 
piu giovane di me, e vuole 
il saluto da lui, ma questi, 
un tracagnotto, lo prese per 
il culo e se non e'ero io lo 
buttava gia dalla scala, e li 
fece il rapporto al direttore, 
il quale mi dice che siamo 
in carcere e dobbiamo fare 
il saluto romano e io dissi: 
" Sono politico e il saluto 
non lo faccio"; e io e Co
lombo ci misero per rappre-
saglia in celle separate di 
punizione; bisogna vedere 
che celle! ». 

Tempi 
diversi 

Questo e il sapore dei rac-
conti e sotto si sente. appun-
to, la trama del rapporto non 
facile del movimento con 
uno « spessore » proletario 
che sta alPorigine e anche 
alia conclusione di un'espe-
rienza; di qui anche la sua 
originalita. E varra la pena 
di ricordarsene quando si 
analizzera un altro volume 
ora uscito, di grande inte-
resse, presso gli Editori Riu-
niti, 1 compagni, in cui lo 
elemento del < quadro > co
munista, del suo amalgamar-
si al movimento, e prevalen-
te. II Montaldi e molto at-
tento al tipo di esperienza 
politica cosl raccolta, a tut
ta l'amarezza che spesso e 
di generazione. impastata di 
fedelta e di rabbia, e spesso 
invece e ben di piu, e un 
tipo di dissenso con lo svi-
luppo stesso del movimento, 
del partito, una polemica 
< di base >, trasparente. Qui, 
una lettura di tipo storico-
politico aiuta meglio di ogni 
altra ad aprire una proble-
matica reale. Da libri come 

questo, infatti, si riceve l'in-
vito piu serio ad affrontare 
un tema come quello dci ca-
ratteri diversi del militante 
comunista nei vari periodi, 
delle contraddizioni nate tra 
una continuity di espressio-
ne e distacchi, difficolta, so-
stituzioni, fratture che ven-
gono dai piu vari fattori, 
dalle trasformazioni econo-
mico-sociali dell'ambiente 
come dall'incidenza crescen-
te di un periodo quale quel
lo della piena legalita di 
questo ultimo venticinquen-
nio. Cos) mutano e si proiet-
tano diversamente nella fi-
gura del « funzionario » si-
tuazioni storiche, moduli or-
ganizzativi, composizioni so-
ciali, in continua evoluzio-
ne. Anche questo e un di-
scorso che il cinquantenario 
del PCI deve consentire di 
aprire nel modo piu rigo-
roso. 

I parametri che all'uopo 
adopera 1'autore — calcan-
do molto la mano nella po
lemica — sono scarsamente 
convincenti proprio per i 
fitti e spesso inutili richia-
mi socio-ideologici che sof-
focano la stessa voce degli 
intervistati. Non a caso si 
sente che il momento di cri-
si su cui qui ci si sofferma 
piu volentieri e quello del 
1955-'56 o quello di dopo il 
1948. Senonche siamo nel 
1971, e tutta una serie di 
problemi di quel tipo si 
pongono eia in termini tutti 
diversi. Ma questo sarebbe 
aDpunto l'osgetto di un'ana
lisi che andrebbe fatta dal 
di dentro del movimento. 
Che il libro la provochi e 
un suo ulteriore merito. An
che perche, quando parlano 
i militanti senti come un 
continuo richiamo alia real-
ta umana, cosl lontana dagli 
schemi di comodo. «El Ni
no », dopo avere raccontato 
una serie di awenture 
straordinarie, che cosa vi di
ce? Quello che avreste gia 
dovuto indovinare: che il 
suo autore preferito « e Giu
seppe Conrad ». E Margitt, 
che ne ha passate tante, con
clude: < Da prima della 
guerra del '15 a dopo, i pas-
si avanti sono stati fatti da
gli intellettuali. Nella nostra 
condizione, invece, e piu fu-
mo che arrosto. E anche nel
le fabbriche, il discorso di 
una coincide con il discorso 
di un'altra ». Gia, ma fanno 
anche sciopero piu di prima. 

Paolo Spriano 

VIAGGIO NELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE 

Le forme del potere 
Quali mutamenti ha introdotto la rivoluzione culturale nei metodi e negli strumenti di direzione delle fabbriche 
e delle Comuni popolari - II significato della «triplice unione » nei Comitati rivoluzionari - La presenza nella 
societa e le funzioni istituzionali deH'esercito di liberazione: difesa, lavoro, propaganda - Tra i dockers di 
Scianghai - Un complesso intreccio di relazioni tra gli organismi di base e le istanze centrali dello Stato 

(1) Danilo Montaldi, Mili
tanti politici di base, ed. Ei-
naudi 1971, pagg. 393, L. 3500. PECHINO — Soldati dell'Esercito popolare ad una manifestazione di massa 

II teatro di strada a Roma 

II Teatro di strada vive a Roma 
da tre anni. E* nato come necessita 
di portare il teatro politico nelle 
strade e nelle piazze e in tutti quei 
luoghi dove e presente il conflitto 
tra capitate e lavoro. 

Sono stati fatti da tre anni a 
questa parte trentadue interventi. 
I piu clamorosi: alia Stazione Ter
mini, sul problema deH'Apollon, da
vanti alia Rinascente sul consumi-
smo. nel 1968; a Trastevere sul pro
blema degli sfratti, nel 1989; e da
vanti al - Parlamento sull'invasione 
della Cambogia nel 1970. Piu volte 
e intervenuta la polizia per bloc-
care l'azione teatrale. 

Oggl esistono a Roma due gruppi 
di Teatro di strada: uno che e in 
rapporto con la sezione del PCI di 
Trastevere, ed uno che e in rap
porto con la sezione del PCI di 
Trevl-Campo Marzio. II gruppo di 
Teatro Trevi-Campo Marzio e com-
posto da Ernesto Bassignano. Ro
berto Bonanni, Rita Calanca, Titta 
Cassani. Lorenzo Oallico, Lorenzo 
Magnolia, Giovanni Scalambrieri, 
Cristiana Virgili. 

II gruppo che opera a Trastevere 
e composto da Magda Mercatali, 

Carla Tato. Anna Maestri, Antonio 
Salines. Gian Maria Volonte, Valen
tino Orfeo, Andrea Moroni, Flavio 
Bucci. Luigi Mezzanotte e Rugge-
ro. In che modo gli attori del Tea
tro di strda che operano a Traste
vere si sono impegnati per questa 
campagna elettorale? 

Siamo andati casa per casa con 
i compagni della sezione a registra-
re e fotografare gli incontri che ci 
sono stati fra Armando Cipriani e 
Giuseppe Mastroianni candidati a] 
Comune ed alia Provincia, e gli abi-
tanti del quartiere. Abbiamo pax 
tecipato con la sezione ad un incon-
tro sollecitato dal compagno Trica-
rico con i lavoratori del deposit© 
ATAC di Trastevere. 

Abbiamo girato per ore nelle stra
de e nelle piazze del quartiere re 
citando su di un camion; dando la 
possibilita al compagni delta sezio
ne di diffondere il materiale di pra 
paganda e far conoscere il program-
ma del partito a tutti quelli che 
erano scesi dalle case o si erano 
fermati incuriositi dalla nostra azio-
ne teatrale. 

Abbiamo recitato nei cortill della 
caserma La Marmora, dove vivono 

87 famiglie, in attesa di una casa 
dal 1943: intendendo cosl sostenere 
il lavoro politico che la compagna 
Luisella Miracco svolge da tempo 
in questo settore. 

Quando i compagni hanno traspor-
tato praticamente tutte le attrezza-
ture della sezione in piazza S. Co 
simato ed in via Orti d'Alibert (ma
nifest!, pannelli, cartelli, tavole e 
mostra fotografica preparata dalla 
FGCI di Trastevere) noi abbiamo 
recitato e cantato sottolineando di 
volta in volta il significato che per 
noi comunisti deve avere questo vo- -
to; fra un nostra intervento e l'al-
tro, i compagni Anita Pasquali, Gia 
corao D'Aversa, Armando Cipriani, 
Antonio Severini e Giuseppe Ma
stroianni hanno parlato sulla spe 
culazione edilizia, sulla sanita, sul 
la occupazione e su tutti gli altri 
problemi di Roma e di Trastevere 
Tra gli altri e'erano anche i lavo
ratori della fabbrica occupata «Ae 
rostaticaa che spesso abbiamo vlsi-
tato portando il nostra contribute 
e la nostra solidarieta alia loro lotta. 

II gruppo Teatro di strada ha 
inoltre partecipato al lavoro fatto 
dalla sezione del PCI di Trastevere, 

per dare vita ad una assembles po
polare al teatro Belli, dove sono 
stati afTrontati vari problemi del 
quartiere e del decentramento cul
turale. 

Abbiamo visto in questi giomi di 
appassionata lotta politica, prendere 
la parout medici, architetti. studen-
ti, lavoratori, donne e bambini, nel
le strade e nelle piazze del quar 
tiere. E* in questo senso che gli at
tori del Teatro di strada hanno u> 
teso identificarsi con i problemi rea-
li del quartiere dove vivono in un 
continuo e dialettico rapporto con 
la sezione del PCI e con i citta-
dini di Trastevere. 

La somma delle indicazioni che 
scaturiscono da queste esperienze 
ci impegna ad elaborare ed a appro-
fondire la funzione del Teatro di 
strada, inteso come strumento di 
partecipazione che si Inserisce in 
quel piu ampio discorso del decen
tramento culturale, in altematlva 
alle concezionl della culture centra-
lizzata e paternalistica, in cui le 
masse lavoratricl non possono rico-
noscersi. 

Gian Maria Volonte 

piega e a ogni livello della 
societa (e un militare. per 
esempio. anche il ministro 
del Commercio estero che ha 
trattato con Zagari), fuso 
«come il pesce nel mare» 
con la popolazione, dalla qua
le uomini e donne si distin-
guono solo per il colore ver-
de della giubba. Un eserci-
to ne di leva ne volontario, 
ma al quale si viene scelti 
per merito politico, e che 
svolge istituzionalmente le tre 
funzioni: difendere il paese, 

lavorare. propaganclare il pen-
siero di Mao. L'esercito popo
lare ai presenta oggi come il 
vero garante della continuita 
della rivoluzione culturale e 
delle sue scelte. Non si di-
mentichi che — come ha di-
chiarato Ciu En-lai a Edgar 
Snow — l'esercito ha subito 
dure perdite durante la rivo
luzione culturale (« migliaia 
di uomini »), prima di inter-
venire a mettere ordine c a 
porre termine alia lotta tra 
le fazioni. 

La milizia popolare 

D I RITORNO DALLA CINA, giugno 
Torniamo dunque a vedere cosa e s u c c e s s o nella pratica, quali mutamenti ha 

introdotto la rivoluzione culturale nei metodi e negli strumenti di direzione, 
nei centri di decisione. Nella prima fabbr ica visitata, lo stabilimento tessl le 
numero 3 di Pechino, il compagno Liu. 31 anni. membro del Comitato rivoluzionario e vice-
responsabile del gruppo di lavoro politico, ce lo spiega subito. Prima della rivoluzione 
culturale. la funzione dirigente era assolta, in concreto. dalla direzione della fabbrica e 
dal segretario del comitato 
di partito. Oggi la funzione 
dirigente e assolta da un Co 
mitato rivoluzionario di 21 
membri. sei dei quali so
no donne (il numero delle 
donne e qui piu elevato che 
altrove, trattandosi di uno sta
bilimento tessile). II Comita
to rivoluzionario e costituito 
sulla base della «triplice 
unione»: vi sono rappresen-
tati cioe le masse operaie. i 
quadri (tecnici. dirigenti. in-
gegneri). e l'esercito popola
re di liberazione. Nel caso 
specifico, ad esempio. e un 
militare l'ingegnere che e a ca
po del gruppo di propagan
da del pensiero di Mao. 

Questo schema lo si ritro-
va dappertutto. ma con ecce-
zioni e varianti. Nello stabili
mento di Hangciow che pro
duce i famosissimi tessuti di 
seta, i membri del Comita
to rivoluzionario sono 15: 2 
rappresentanti dell'esercito, 6 
dei quadri. 7 delle masse. 
Nel complesso dei fertilizzan-
ti azotati a Nanchino sono 
17: 3 rappresentanti dell'eser
cito. 6 dei quadri. 8 delle 
masse. E cosi via. Quelli che 
vengono definiti «quadri ri
voluzionari > sono, in pratica, 
coloro tra i vecchi dirigenti 
che hanno sostenuto le po-
sizioni di Mao Tze-tung con
tra quelle di Liu Sciao-ci, o 
che hanno corretto, attraverso 
la rieducazione e l'autocriti-
ca. precedenti atteggiamenti 
divergenti. Devo dire che o-
vunque la grande maggioran-
za dei dirigenti e rimasta al 
proprio posto: il che dovreb-
be essere indizio che non si 
e proceduto a epurazioni dra-
stiche. e che si e tenuto ad 
assicurare la continuita nel
la gestione delle unita pro-
duttive. Del resto. cio coinci
de con la grande fiducia che 
sistematicamente si da alia 
opera di educazione e di rie
ducazione, con la volonta co-
stante di « recuperare » tut
te le forze disponibili. Rie
ducazione in che senso? Nel 
senso di c mettere la politi
ca al primo posto», di da
re la prevalenza alio spirito 
collettivo e alia spinta mora
le anziche agli incentivi ma-
teriali, di non lasciarsi do-
minare daH'efficientismo tec-
nologico. (Tutto cio non va 
pero confuso con un mito 
egualitaristico, come risulte-
ra quando forniro i dati sui 
livelli e sulla struttura dei sa-
lari). 

L'operazione drastica com-
piuta con la rivoluzione cul
turale e semmai d'altro gene-
re. Essa consiste nell'aver tol-
to 1'esclusiva del posto di co-
mando alia vecchia direzio
ne aziendale, creando un orga-
nismo piu vasto. nel quale vi 
e una consistente rappresen-
tanza diretta degli operai e 
nel quale e presente l'eserci
to popolare di liberazione. 
Questa e 1'originalita dell'e-
sperienza cinese nella fase at-
tuale, in quella fase cioe del
la rivoluzione culturale che 
si esprime nella formula «lot-
ta - critica - trasformazione ». 

I dirigenti - tecnici diven-
gono parte di questa piu ar-
ticolata forma di potere. Piu 
difficile mi e indicare in che 
modo si svolga il ruolo del 
partito e m che modo si eser-
citi la sua funzione dirigente. 
Quasi in ogni unita pro-
duttiva o culturale ci si & par
lato dell'esistenza. accanto al 
Comitato rivoluzionario, del 
comitato di partito (e del-
l'organizzazione della gioventu 
comunista). Ma non siamo en-
trati in contatto diretto con 
questi organismi. I comuni
sti sono naturalmente presen-
ti nei Comitati rivoluzionari, 
in tutte e tre le componen-
ti della c triplice unione >: 
cioe vi sono militari comuni
sti. operai comunisti. quadri 
comunisti. Da quel che mi ri-
sulta. i comunisti sono spat-
so (se non sempre) la mag-
gioranza dei membri dei Co
mitati rivoluzionari, 9 su 15. 
8 su 13 e cosl via; e per 
questa via owiamente l'orien-
tamento del partito fa senti-
re la propria influenza, ol-
tre che. in linea generate, at
traverso ia diffusione della 
ideologia maoista. Ma gli stru
menti come il gruppo di la
voro politico, il gruppo di 
propaganda del pensiero di 
Mao Tzetung, fanno capo di
rettamente al Comitato rivo
luzionario. 

Piu evidente appare il ruo
lo dell'esercito popolare di li
berazione: un esercito parti-
colarissimo, presente in ogni 

Ma attenzione. A conferma 
della non rigida uniformita 
delle soluzioni politico - orga-
nizzative, l'esercito e presente 
quasi dappertutto nei Comi
tati rivoluzionari. ma non pro
prio dappertutto. In un cen
tra produttivo assai importan-
te come la fabbrica di auto-
mobili di Scianghai, ci e sta
to precisato che nel Comita
to rivoluzionario (formato da 
quindici persone. di cui 8 ope
rai e 7 ingegneri e tecnici) 
l'esercito non e rappresenta-
to. Al suo posto vi e la mili
zia popolare, organismo volon
tario di autodifesa sorto tra 
le masse stesse fin dai pri-
mi tempi della rivoluzione ci
nese. E la milizia popolare 
al posto dell'esercito l'abbia-
mo trovata anche altrove, in 
fabbriche e Comuni agricole. 
Come mai? Interpretando le 
risposte che ci sono state da
te, si puo avanzare l'ipotesi 
che la dove la rivoluzione cul
turale ha avuto un andamen-
to piu lineare e meno dram-
matico — in sostanza. dove il 
partito ha « retto » meglio e 
non si e spaccato — non si 
e sentita, o si e sentita me
no, l'esigenza di un interven
to esterno dell'esercito e di 
una sua successiva stabile 
permanenza. E' solo un'ipote-
si. In un altro settore an-
cor piu importante della vita 
economica e sociale di Scian
ghai. l'immenso porto fluvia-
le cosi visivamente simile al 
porto di Londra sul Tamigi, 
l'esercito e invece presente: 
sui 23 membri del Comita
to rivoluzionario dei docks da 
noi visitati. 2 sono militari. 7 
operai scaricatori, 7 impiega-
ti amministrativi, 7 quadri di

rigenti. Ma tra i dockers di 
Scianghai — mi attengo agli 
appunti presi durante la con
versazione con loro — la ri
voluzione culturale hn avuto 
toni assai aspri e si e verifi-
cata una divisione profonda 
tra le stesse masse, evidente-
mente dovuta alle posizioni 
di relativo pnvilegio salariale 
che vi si erano determinate. 

Altra cosa da notare. Tutti 
i Comitati rivoluzionari con 
cui siamo venuti a contatto. 
nelle fabbriche, nelle Comu
ni. nelle scuole, nelle Univer-
sita. sono stati nominati tra 
il 1967 e il 1968. cioe al ter
mine della fase piu acuta del
la rivoluzione culturale. Me 
glio. la nomina dei Comitati 
rivoluzionari ha rappresentato 
ovunque l'atto conclusivo — 
localita per localita, unita pro-
duttiva per unita produttiva 
— della vittoria della linea 
di Mao. Come sono stati 
« eletti »? La risposta che in 
genere si ottiene, e che sono 
stati scelti dopo ampia discus-
sione e consultazione con le 
masse: e credo che cio cor-
risponda a quanto e effetti-
vamente accaduto. Da allora. 
non sono stati piu rieletti ne 
cambiati. salvo la rotazione di 
qualche membro rivelatosi ina-
datto o la sostituzione dal-
l'esterno di qualche rappre-
sentante dell'esercito. Del re
sto. non e fissata neppure 
una scadenza e una rielezio-
ne dei Comitati rivoluzionari. 
Anzi. non vengono considera-
ti neppure una forma istitu-
zionale definitiva: le forme del 
potere possono cambiare a 

seconda delle circostanze. spie-
gano con tranquillo empi-
rismo. 

Autonomic e Piano 
II Comitato rivoluzionario 

sceglie nel proprio seno un 
responsabile. Tale scelta — ci 
hanno detto all'officina d'au-
to di Scianghai — dev'essere 
pero confermata « dalle auto-
rita superiori»: e Ia necessi
ta di questa ratifica ci e sta
ta ribadita anche altrove. Ec-
co dunque che l'autonomia 
di gestione delle unita pro-
duttive entra in un preciso 
rapporto con gli organismi 
centrali e periferici dello Sta
to. Le c autorita superiori > 
sono quelle dei minister! com
petent! settore per settore; e, 
per le decisioni e gli obiet-
tivi produttivi, sono gli uffi-
ci del Piano. Vi sono, poi — 
come vedremo — limiti di
versi di autonomia ammini-
strativa. piu larghi per le Co
muni argicole piu ristretti per 

< le aziende industrial!. Ma il 
punto essenziale da afferrare 
e il complesso intreccio di 
relazioni che intercorre tra 
gli istituti di potere, chia-
miamoli cosi, «orizzontali > 
— che sono i Comitati ri
voluzionari — e gli istituti 
« verticali > dello Stato cine
se: i ministeri. gli organi di 

pianificazione, l'esercito, il par
tito comunista. 

Anche su questi istituti — 
e owio — Ia rivoluzione cul

turale e passata come una tem-
pesta. provocando un grosso 
rimescolamento non ancora 

terminato. La Cina e tuttora 
senza presidente della Re-
pubblica (le funzioni sono as-
solte dal vicepresidente), mol-
ti ministeri sono retti ad in
terim, l'Assemblea nazionale 
dovra essere rieletta. gli stes-
si comitati direttivi del par
tito devono essere ricostituiti 
in sette o otto province gran-
di ciascuna come l'ltalia o 
la Francia (proprio nei giomi 
in cui eravamo li il Remin 
Ribao annunciava con un ti-
tolo a piena pagina la conclu
sione del congresso e la for-
mazione del comitato di par
tito neH'Hopei). Tuttavia le 
strutture statali sono rimaste 
nel complesso in piedi. 

Senza queste strutture uni-
ficanti non sarebbe d'altra 
parte possibile una direzio
ne efficiente di un paese scon-
finato, diversificato. superpo-
polato. ribollente. E nella 
dialettica tra le maglie di que
sta rete immensa sta il c se-
greto* della fase indubbia-
mente espansiva e positiva 
che la Cina attraversa. Lo 
amalgama — va aggiunto su
bito — e assicurato dalla for
te tensione ideologica che ca-
ratterizza oggi il paese. e sul-
le cui forme di espressione 
— non prive talora di aspet-
ti esasperati e inquietanti — 
occorrera soffermarsi in se-
guito. 
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