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Rosso di Roma 
GIOVEDI' sera, alia c Tri-

buna elettorale» tra-
smessa dalla TV, abbiamo 
osscrvato e ascoltato con 
particolare attenzione I'ono-
revole La Malfa che ha 
letto, come se lo affidasse 
a una bottiglia nell'oceano, 
I'ultimo messaggio dei re-
pubblicani. E' inutile na-
sconderlo: il segretario del 
PRI ci affascina anche per-
che, moderno come vuole 
apparirci, e sempre un po' 
nervoso, di quel nervoso 
che in questi tempi di ne-
vrosi non usa piii. Un ner
voso come quando arriva-
vano all'improvviso i te-
legrammi. e le tie soffri-
vano d'emicrania e annu-
savano Vaceto. L'on. La 
Malfa e agitato e irritabi-
le, ha un parlare sopraele-
vato e malfcrmo, c marca 
certe sillabe con jorti ac-
centi come se piantasse 
dei chiodi in una scalata. 
Cerca di mantenersi im
mobile, ma c tulto un tre-
mito. Pare un trottatore 
che « rompe » e ci fa sta
re in pena: tutte le volte 
che lo ascoltiamo ci viene 
voglia di consolarlo gridan-
dogli: « Non si affanni, ono-
revole, sard per un'altra 
volta ». 

Giovcdi sera l'on. La 
Malfa ha cominciato il suo 
intcrvento con queste pa
role: « Sono consapevole, 
cittadini, dellc difficolta 
dell'attualc momento poli
tico economico e soeiale, e 
sono consapevole delle vo-
stre preoccupazioni... », e 
noi ci siamo chiesti stupe-
fatti come mai un uomo 
dcll'ingegno di La Malfa 
non abbia immaginato qua
le successo avrebbe colto 
se invece di dichiararsi 
consapevole si fosse con-
fessato ignaro. Pensate che 
impressione ci avrebbe fat-
to se avesse cominciato 
cost: « E allora, cittadini, 
che c'e di nuovo? Eh, Dio 
buono, sono facce da fare 
quelle It? ». Ma il segreta
rio del PRI ha contato sul 
bisogno che sentiamo tutti 
di essere consolati e ha giu-
stamente compreso che 
udendo le sue prime paro
le avremmo vwrmorato: 
« La Malfa e consapevole, 
yneno male che lo sa anche 
lui » e finalmente ci sarem-
mo sentiti vieno soli. 

Questo PRI e un partito 
dove non vianca la suspen
se. Un suo candidato al 
Consiglio comunale di Ro
ma, il signor Cesare Trin-
ca, numero 75, ha manda-
to in giro net giomi scorsi 
una lettera che termina 
con queste parole: « lo per-
sonalmente come presiden-
te dell'Assoittica (Associa-
zione che riunisce in se i 
mandatari ed i commercian-
ti ittici all'ingrosso) ho al-
cune idee nelFinteresse dei 
consumatori (dei grossisti, 
dei dettaglianti, dei fac-
chini e di tutti gli operato-
ri) che se sard appoggiato 
dal tuo voto cercherd di at-
tuare in seno al Consiglio 
comunale di Roma». Ora, 
premesso che lo stato in 
cui versano, incolpevoli, i 

consumatori ittici k a dir 
poco lacrimevole, pensate 
che cosa succederh se non 
eleggeranno il signor Trin-
ca, il quale, non essendo 
riuscito, le idee che ha se 
le terra per se. A ogni dif
ficolta, a ogni ostacolo che 
incontreremo sulla ardua 
strada dell'ittica - saremo 
tratti a pensare: * Ah se 
c'era Trinca *, ma lui, con 
le sue idee segrete che lo 
congestionano, sara lonta-
no, muta, giustamente, co
me un pesce. 

• * • 
Chi invece ci ha rinfran-

cato, sempre I'altra sera in 
TV, e stato l'on. Mauro 
Ferri. segretario del PSDI. 
II bello di quest'uomo d che 
egli ci appare sempre, se 
ci capite, a tutto tondo, e 
giovedi stava davanti a noi 
come se posasse per una 
foto da tessera. Ben nutri-
to, recando ncl florido 
aspetto un affettuoso pre-
sagio di uricemia, il segre
tario socialdemocratico di
spone di un eloquio diete-
tico che usa con fare ras-
ricurante. Se qualcuno gli 
chiedcsse con premura: 
« Onorevole, posso offrirle 
qualche cosa? » si pud es-
sere certi che rispoyidereb-
be: «Ho gia mangiato, 
grazie », e da lui le remi-
niscenze alimentari fiori-
scono spontanee. Essendo 
uno degli inventori della 
tesi degli « opposti estre-
viismi ». anche I'altra sera 
lui parlato del « pericolo 
fascista » e del « pericolo 
comunista », ai quali e sem-
brato che stessc in mezzo, 
schiacciato, come una so-
gliola olandese, l'on. Mau
ro Ferri alia mugnaia. 

I candidati di questo 
partito sono stali tra i piu 
fantasiosi della campagna 
elettorale ed ecco il candi
dato Sapio, assessore ai 
giardini uscente, che ha ad-
dirittura battuto moneta. 
Quella che riproduciamo e 
in metallo dorato e I'asses-
sore Sapio ne ha fatto co-
niare un gran numero, per 
il caso che tra gli elettori 
di Roma ci fosse un Gava. 
Ma si e preoccupato anche 
delle anime gentili ed c a 
loro che ha dedicato questo 

invito affisso netta Capitale 
su appositi trespoli: «Un 
voto dato a Sapio n. 71 e 
un seme di piii per il ver-
de di Roma», motto in cui 
e ammirevole la saggezza 
con cui implicitamente si 
riconosce che se qualcuno 
invece del verde vuole il 
rosso di Roma, una cosa k 
sicura: che non deve vota-
re per il PSDL 

II quale PSDI k un par
tito che ha spontanee le 
fermate. Sono comparsi in 
gran numero sui muri del 
quartiere Italia, a Roma, 
facsimili di telegrammi 
cost concepiti: «Urgente 
quartiere Italia. Oscar Tor-
tosa est per l'ordine stop 
vorrebbe essere il vostro 
uomo del quartiere stop 
siamo in uno stato demo-
cratico nostro dovere di-
fenderlo stop candidato 
consiglio provinciale colle-
gio 3. Roma stop ». In real-
ta il signor Tortosa non k 
ne per l'ordine ne per lo 
stato democratico, egli e 
per lo stop, e con questa 
attitudine a bloccarsi nes-
smut scelta poteva compie-
re piii felice che quella 
del PSDL Personalmente, 
speriamo che lo eleggano 
perche ci ripromettiamo di 
andare a sentirlo in con
siglio provinciale: « Presi-
dente: Ha chiesto di parla
re il consigliere Tortosa. 
Ne ha facolta*. * Tortosa: 
Stop* (vivi applausi al een-
tro, congratulazioni). La 
sera di questo trionfo gli 
amid socialdemocratici di 
Tortosa, per esprimere con 
una sola parola, telegrafi-
camente, il loro entusia-
smo, lo chiamano Tanassi. 

Un lettore, che si firma 
« tuo Furio Lonardo, ba-
raccato », ci domanda per
che avendo accennato gior-
ni fa alia «ragazza roma-
na » e all'* operaio roma-
no» che compaiono sui 
grandi cartelloni del PSDI, 
non abbiamo parlato anche 
del bambino con gli occhia-
li sulla testa del quale sta 
scritto: * Sono uno scolaro 
romano ». E sotto si legge: 
«Voglio andare in una 
scuola moderna, senza tur-
ni, percid mamma e papa 
votano socialismo democra
tico ». Caro Lonardo, non 
ne avevamo detto nulla per 
compassiane, perche a dif-
fcrenza ni come si usa dire 
spesso che una coppia * e 
stdta sfortunata nei figli », 
quello scolaro, poverino, & 
sfortunato nei genitori. 

• • • 
II segretario del PLI, ono

revole Malagodi, lieto co
me un termosifone spento, 
ha detto tra I'altro testual-
mente cost: «Le cose di 
un grande paese come l'lta-
lia non stanno ferine: o 
peggiorano o migliorano ». 
La segreteria del partito li
berate comunica agli esti-
matori e agli amici che 
Von. Malagodi dopo queste 
parole e stato colto da for-
tissimi dolori alia nuca, ma 
ora. fortunatamente, ogni 
pericolo di meningite pud 
ritenersi scongiurato. 

Fortebracclo 

VIAGGIO NELL A REPUBBLIC A POPOL ARE CINESE 

Mezzo niiliardo di contadini 

DI RITORNO DALLA CINA. 
giugno. 

E* difficile descrivere la 
straordinaria bellezza della 
campagna cinese. Una bellez
za tutta « costruita ». fatta con 
cura amorevole dalle mani 
dell'uomo, centimetro qua-
drato per centimetro quadra-
to, una conquista continua di 
ogni minima striscia di terra, 
un ininterrotto lavoro di livel-
lamento, di arginatura, di ca-
nalizzazione. Si dice: lavoro 
di formiche, e non ci si ac-
corge di fare un gran com-
plimento. E si dice anche: e 
nella tradizione, quasi che que
sto potesse spiegare tutto. Co
me se le terre, un tempo be-
nedette. tra il Tigri e l',Eu-
frate non fossero oggi zona 
sottosviluppata; come se qui 
in Italia, sotto i nostri oc-
chi. non assistessimo. per col-
pa di classi dominanti ottu-
se e a causa di leggi arre-
trate, all'abbandono di poderi 
che furono e potrebbero esse
re fertilissimi. Alia base del 
buono o cattivo funzionamcn-
to deiragricoltura, e logica-
mente dello stesso impegno 
e attaccamento dei contadini 
alia terra e aU'attivita produt-
tiva. vi sono sempre le scel-
te economiche. Ebbene, con le 
sue scelte di fondo la rivolu-
zione culturale ha ribadito 
il carattere preminentemente 
contadino di tutta la rivolu-
zione cinese, decidendo di la-
sciare aH'agricoltura i margi-
ni finanziari, tecnici e ammi-
nistrativi per un autonomo 

L'agricoltura alia base dell'economia. Come f unzionano 
le Comuni popolari. La determinazione dei prezzi con lo Stato 
Gli appezzamenti individuali. Sensibili margini di autonomia. 
Al lavoro dei campi si affiancano ovunque 
piccole attivita industrials Uno sforzo gigantesco 
per affrontare e risolvere problemi secolari 

sviluppo di tipo graduale ed 
estensivo. 

Le Comuni popolari, suddi-
vise in brigate di produzione, 
rappresentano la struttura por-
tante di tale scelta. Anche le 
Comuni hanno attraversato di
verse fasi di sperimentazione, 
alcune delle quali assai agi
tate, e anche su di esse la 
rivoluzione culturale ha inci-
so fortemente. Dalla preceden-
te linea. che prevedeva un as
sai piu accentuato -centrali-
smo, e che si espriraeva nel-
1'invio di « gruppi di lavoro > 
incaricati di dare l'impronta 
produttiva e politica, si e pas-
sati — con l'istituzione dei Co-
mitati rivoluzionari di brigata 
e di Comune — a forme di 
piu ampia autonomia. Natu-

ralmente 1'esercito e quasi dap-
pertutto presente, e spesso e 
rappresentato nei Comitato ri-
voluzionario; non poche volte, 
tuttavia, abbiamo trovato al 
suo posto la milizia popolare. 

Quasi ovunque, squadre di 
studenti provenienti dalle cit-

IN AGOSTO A BUDAPEST LA PRIMA ESPOSIZIONE MONDIALE 

La caccia in mostra 
Una rassegna che si rivolge all'esercito dei cacciatori e dei pescatori, ma anche ai socio-
loghi, ai politici, a tutti gli « utenti » del verde e della natura — I guasti arrecati all'am-
biente e le proposte per porvi riparo - La protezione della fauna e l'equilibrio ecologico 

Dal nostro corriipondente 
BUDAPEST, giugno 

L'uomo e la natura, i suc
cess!, le conquiste, gli errori 
e le devastazioni, le prospet-
tive e i pericoli di questa 
lotta secolare attraverso la 
quale I'umanita e progredita e 
ha costruito la civilta del ven-
tesimo secolo. Questo e il te
nia della prima Esposizione 
mondiale della caccia che si 
aprira a Budapest il 27 ago-
sto e che si svolgera per tut
to il mese di settembre. II 
titolo della rassegna e dun-
que per lo meno inadegua-
to, limitativo: l'Esposizione 
si rivolge non solo e non tan-
to al grande esercito dei cac
ciatori e dei pescatori, quan-
to a tutti coloro, ecologi. so-
ciologi, politici, amministra-
tori, semplici cittadini •uten
ti » del verde e della natura, 
che sono preoccupati oggi co
me non mai per i guasti irre-
parabili arrecati alia natura 
e per i pericoli che su di es-
sa incombono. 

La polemica sulla caccia. e 

contro la caccia, ha assunto 
in questi ultimi tempi, spe-
cialmente da noi in Italia do
ve per decenni si e depaupe-
rato indiscriminatamente il 
patrimonio faunistico, toni 
molto accesi. I cacciatori e, 
anche se in misura minore, 
i pescatori, sono accusati dei 
piii gravi misfatti: oltre al
ia crudelta, si imputa loro la 
distruzione di intiere specie 
animali, dal bisonte alia foca, 
alia balena e. da noi, la scom-
parsa dello stambecco o del 
muflone. dell'orso alpino, del-
1'aquila, del gallo cedrone, e 
persino dei piii modesti pas-
seracei. I cacciatori da parte 
loro lamentano che oramai 
non e piii possibile andare a 
caccia perche non c'e piii nul
la cui sparare e accusano 1 
legislatori incotnpetenti o ini-
qui, accusano gli speculatori 
edilizi per aver distrutto 1 bo-
schi e rovinato le montagne, 
oppure si accusano reciproca-
mente, di scarsa coscienza ve-
natoria. 

Aver voluto fare, con la 
Esposizione mondiale della 

rfb 
campus 

I modelli fondamentali di sviluppo soeiale 
che aiutano a comprendere la grande 
trasformazione deH'umanita ora in atto. 

La dinamica della modermzzazione 
Studio d r sto r ia comoa'ata 

Nelle migliori librerie 
ILI •> trtHuto Ubfrio Inlfwarionaf 
Via Paleocapa, 6 - Mtlano 

-Dislribuzlone esclusiva AmoMo Mondadori Editor* 

n 
campus 

Ipnosi. droghe, psicofarmaci, fmpfanti elettronici 
« _ cerebrali: gli scienziati hanno ora i mezzi 

I per controllare il comportamento degli uominl. 

II cdntrollo del comportamento 

5 di P ' L c d o ' 

Nelte migliori librerie 
RJ-MIMBUbfOTl 
Via Paleocapa, 6 - Milano 
Dtetribuziooe esclusiva Amokto Mondadori EdRora 

caccia, non l'esaltazione del* 
l'istinto naturale dell'uomo, 
ma un discorso critico sul 
rapporto tra l'uomo e la na
tura, aver voluto affrontare 
nelle loro cause i problemi 
connessi alia caccia e alia 
pesca o che hanno riflessi su 
queste attivita ma che inve-
stono tutto il comportamento 
dell'uomo e la sua stessa so-
prawivenza, e stata certa-
mente una scelta ambiziosa. 
ma intelligente e meritoria. 
Non sappiamo fino a che pun-
to i propositi potranno esse
re realizzati, occorrera at-
tendere 1'apertura della mo
stra. Ma le premesse sono stl-
molantl. La Svezia, ad esem-
pio, dedicherk la sua esposi
zione ai procedimenti per 
combattere lo Inquinamento 
deU'acqua e dell'aria. La Re-
pubblica Democratica Tede-
sca documentera i sistemi 
adottati per la creazione di 
vasti parchi e di riserve per 
la selvaggina. La Polonia por-
tera Tesemplo degli sforzi 
compiuti per salvare dalla 
completa distruzione l'alce e 
il bisonte. La Repubblica Fe-
derale Tedesca illustrera le 
misure prese per proteggere 
la natura dalle esigenze e dal 
pericoli della industrializzazio-
ne e de]l*urbanizzazione. 

Ecco, sommariamente, al-
cuni altri tend che saranno 
affrontati dalla Esposizione: 
allevamento della selvaggina, 
parchi di protezione e di sal-
vaguardia, polizia veterinaria 
per la selvaggina, ricer-
che zoologiche nei parchi na-
zionali, culture venatoria. pe
sca sportiva e d'alto mare. 
Inoltre, numerose mostre spe
cial) e reparti della esposizio
ne saranno dedicati ai cani 
da caccia, alia evoluzione del
le arm! da caccia attraverso i 
secoli. al trofel, agli strumen-
ti ottlci per la caccia e per 
la pesca, al campeggio, al-
rabblgllamento, persino agU 
autovelcoli per fuoristrada. 
Intenso e il programma delle 
conferenae scientlflcbe che 

permetteranno un vasto scam-
bio di informazioni, e di espe-
rienze su questioni particolari 
o generali, dall'allevamento 
dei cani alia pesca in linea, 
dalla ornitologia alia difesa 
della natura. Di contorno, mo
stre di pittura e fotografiche, 
proiezioni di film, manifesta-
zioni teatrali e musicali, mo
stre, ed escursioni storiche, 
concorsi di equitazione, parti
te di caccia, un campiona-
to mondiale di pesca, visite 
alle zone piii suggestive e piii 
ricche di selvaggina dellTJn-
gheria. 

Che questa prima Esposizio
ne mondiale sip stata organiz-
zata in Ungheria non e a ca
so. Perche lTJngheria pu6 di-
mostrarci almeno che la lot
ta per la difesa della natu
ra e per la salvaguardia del
le specie viventi. non & una 
lotta senza prospettive, perdu-
ta in partenza di fronte all'in-
calzare della « civilta ». LTJn
gheria e uscita dalla seconda 
guerra mondiale con un pa
trimonio di flora e di fauna 
che sembrava irrimediabil-
mente compromesso. I dibo-
scamenti massicci per le esi
genze belliche avevano mar-
ciato di pari passo con la di
struzione della selvaggina, so-
prattutto delle specie piii pre
date 

Una situazione analoga, se 
non peggiore. a quella che la 
guerra ha creato nei nostro 
e in altri paesi europei. 11 
lavoro di rlcostruzione e stato 
lungo e faticoso, ma oggi su 
c.uesto piccolo territorio nei 
cuore dell'Europa si contano 
150 mila caprioli, 33 mila 
cervi, 15 mila cinghiali, 2500 
daini e altrettanti mufloni, un 
milione di lepri. e tassi, oche 
ed anatre selvatiche, otarde, 
fagiani, pernici. Qui, alia pe-
riferia della capitale, sulle 
colline di Buda, e abbastanza 
f requente imbattersi nelle vol-
Pi-

L'esempio ungherese cl dice 
che la difesa della natura, la 
protezione delle specie viven

ti, l'equilibrio ecologico so
no problemi la cui soluzione 
dipende soprattutto dalle leg
gi, dalle strutture, dalla volon-
ta politica. II cacciatore, da 
coimputato nella distruzione 
della natura, pub diventare un 
prezioso collaboratore nella 
sua conservazione. Di questo 
almeno ci si potra rendere con-
to partecipando ad una delle 
molte escursioni organizzate 
in concomitanza con l'Esposi
zione: nei boschi dei monti 
Matra o nelle foreste dell'an-
sa del Danubio, nei campi di 
selvaggina della valle di 
Hanvasko e del parco di Ta
ta, nelle zone venatorie del Ti-
bisco e del Transdanubio, 
nella puszta di Bugac o del-
lHortobagy, nei boschi di Ge-
menc o dei monti Bukk. 

Arturo Barioli 

Stradivari 

e matematica 
MOSCA, giugno. 

II segreto del suono insupe-
rabile, prodotto dagli antichi 
violin! Italian} si nasconde 
nella straordinaria perfezione 
della loro cassa. E' stato ac-
certato che ogni suono di una 
corda provoca la risonanza 
solo da un determinate punto 
della tavola armonica. 

II tecnico sovietico Denis 
Jarovoj, che ha accertato que
sto effetto, ha proposto un 
rigoroso sistema di calcolo 
matematico dei «nodi sono-
ri» del violino. La giustezza 
di questo sistema e conferma-
ta da un violino costruito con 
tale metodo. A giudizio una-
nime degli esperti, la forza 
e la purezza del suono di 
questo violino lo rendono si
mile ai capolavori di Stra
divari, Ouamlerl e Amatl. 

ta collaborano al lavoro nei 
campi; e vi sono gruppi di in-
tellettuali di impiegati, di qua-
dri che attraversano un pe-
riodo di rieducazione. Mi pa
re di aver gia avvertito, a 
questo proposito, che non sa-
rebbe giusto generalizzare il 
carattere « punitivo > di que
sto invio in campagna di in-
tellettuali e vecchi quadri. 

II reddito 
delle f amiglie 

Tale carattere in molti casi 
indubbiamente esiste, dopo gli 
sconvolgimenti della rivoluzio
ne culturale, anche se i cine-
si preferiscono parlare sem
pre di educazione e rieduca
zione. Ma in effetti il compi-
to educativo che la societa ci
nese si e assegnato e molto 
piu vasto. e una costante 
che investe ogni strato soeia
le e che mira a una vera e 
propria osmosi tra lavoro in-
tellettuale e lavoro manuale, 
tra citta e campagna. 

Qual e il funzionamento e-
conomico delle Comuni? Vi e 
il Piano che fissa loro gli 
obiettivi fondamentali di pro
duzione (a quel che ho capi-
to, non in forme eccessiva-
mente rigide); e con lo Stato 
ha luogo una contrattazione 
per stabilire il valore dei rac-
colti ottenuti. Alia Comune 
«Lago dell'Ovest > presso 
Hangciow (te, riso, bestia-
me) ce lo hanno spiegato 
cosi: 

c I rappresentanti dello Sta
to, della Comune e delle mas
se si riuniscono annualmente 
o stagionalmente per determi-
nare i costi di produzione, le 
qualita, i prezzi. Lo Stato 
paga infatti in base alia qua
lita del prodotto. Dal reddi
to totale di ciascuna brigata 
viene poi — nei nostro ca
so — prelevata una tassa del 
40 per cento, di cui 1*8 per 
cento va alio Stato, e il re-
sto ci serve per la nostra ac-
cumulazione, per le spese am-
ministrative e cosi via. II 60 
per cento residuo viene di-
stribuito tra i membri della 
brigata. II principio della di-
stribuzione e il principio so-
cialista "a ctascuno secondo il 
suo lavoro". A parte l'auto-
consumo, il reddito medio per 
famiglia e da noi di 994 yuan 
all'anno. un po' meno di 200 
yuan annui a testa per una 
famiglia di cinque persone: 
e un reddito annuo abbastan
za elevato in campo agricolo. 
in quanto qui abbiamo pro-
duzioni specializzate. Tenete 
conto poi che il 2.5 per cen
to della terra e assegnato 
in appezzamenti individuali al
le famiglie, le quali possono 
disporre anche degli animali 
da cortile. I contadini acqui-
stano il vestiario e cid che 
serve loro per la casa, ecc , 
nei negozi e negli spacci del
la Comune. Per 1'abitazione 
non si paga niente. Si paga 
solo la corrente elettrica >. 

Lo schema 6 quello che piu 
o meno si ritrova anche nel
le altre Comuni, con le varian-
ti determinate daU'ambiente, 
dalla natura del terreno. dal 
tipo di produzione. L'accumu-
lazione puo essere quindi mag-
giore o minore a seconda del
le necessita. ad esempio, di 
compiere lavori di irrigazio-
ne o di terrazzamento o di 
imbrigliamento delle acque. E 

maggiore o minore, di con-
seguenza, pud essere il reddi
to familiare e individuate. 
Nella Comune < Stella rossa > 
presso Pechino (allevamento 
del bestiame. cereali, frutta) 
il reddito — parlo sempre del 
reddito monetario, oltre all'au-
toconsumo alimentare — e di 
147 yuan annui a testa. 

Si tratta di grosse colletti-
vita. con complessi problemi 
di gestione amministrativa. 
c Stella rossa > ha una popo-
lazione di 70.000 abitanti, la 
Comune di Ma-cho. presso 
Scianghai. 35.000, < Lago del
l'Ovest^ di cui ho parlato 
prima. 10.000. Vi sono asili 
d'infanzia, ospedali, case di ri-
poso per i vecchi, una scuo
la elementare in ogni villag-
gio. una scuola media per 
ogni brigata di produzione. 
Non e possibile istituire raf-
fronti meccanici con la con-
dizione operaia, data la gran
de diversita delle forme di 
percezione e di utilizzazione 
del reddito e date soprattut
to le differenze d'ambiente. 
Ma certo anche nelle campa-
gne. e forse particolarmente 
nelle campagne. si awerte 
quell'atmosfera operosa e di-
stesa. di decoro e di impe
gno. che caratterizza il pae
se. La vita nelle Comuni e 
una vita di duro lavoro col-
lettivo che perd si risolve — 
smentendo le leggende. o pro-
babilmente correggendo punte 
estremistiche del passato — 
in un ambito familiare. 

Si sara notato come I'auto-
nomia economica delle Comu
ni sia marcata. A differenza 
delle unita produttive indu
strial!. dove il rapporto con 
i ministeri del settore e rigi-
do, le norme sono fissate da
gli organi statali e le azien-
de non dispongono di un pro-
prio c fondo > manovrabile, le 
Comuni hanno un sensibile 
margine di scelta sulle somme 
da destinare agli investimenti. 
alle trasformazioni e alle mi-
gliorie agrarie. alle spese so
cial!. al reddito dei propri 
membri. II quale reddito vie
ne anche in questo caso ri-
partito tenendo conto di pa-
rametri sia economici (tipo 
del lavoro svolto. qualifica. ca
pacity personale) sia politici 
(atteggiamento ideologico ver
so la linea della rivoluzione 
culturale. studio creativo. com
portamento soeiale). 

Terra 
e acqua 

Le Comuni vengono costan-
temente incoraggiate a « fa
re da se ». a « con tare sulle 
proprie forze >. E ci6 in piu 
direzinni: utilizzare ogni rita-
glio di tempo e ogni squa-
dra disponibile per ampliare 
e migliorare la rete di irri-
gazione e canalizzazione (la 
Cina vive con l'acqua, tra 
1'acqua. suH'acqua); introdur-
re. c creando ^ e rendendo pro
duttiva tutta la terra possibi
le. lungo gli argini, lungo le 
strade. spianando colline e co
si via. le coltivazioni cereali-
cole e ortofrutticole che ga-
rantiscano l'autosufficienza a-
limentare e non costringano la 
Comune ad acquistare c fuo-
ri casa >; infine, e direi so
prattutto, dar vita a piccole 
attivita industriali attinenti il 
lavoro dei campi. 

Quest'ultima e un'altra scel

ta di fondo. Non riguarda so
lo la trasformazione o la con
servazione dei prodotti del suo-
lo. ma tutta una serie di at
tivita: officine di riparazione 

delle macchine agricole, seghe-
rie, produzione di attrezzi. E 
si va anche piu in la. Per 
esempio nella Comune di Ma
cho, gia citata, c'e un auten-
tico piccolo cantiere per la 
costruzione di barconi a fon
do piatto destinati alia pesca 
e a l ' trasporto di material! 
lungo i canali; e c'e una fab-
brichetta per la costruzione 
in serie di trasformatori elet-
trici di discrete proporzioni. 

Le presse 
nelle aie 

Questi trasformatori non ser-
vono soltanto alia Comune che 
li produce, ma sono destina
ti anche ad altre Comuni po
polari, nei quadro del proces-
so di elettrificazione delle 
campagne. Si comincia dun-
que a introdurre una certa di-
visione del lavoro in queste 
attivita industriali diffuse le 
quali, rapportate all'estensio-
ne della campagna cinese. non 
vanno affatto nei loro insie-
me considerate marginali. 

Nelle officine e nelle picco
le fabbriche lavorano nella 

grande maggioranza contadini, 
uomini e donne, che vanno 
cosi acquistando qualifiche e 
caratteristiche sociali nuove. 
In genere vi sono anche ope-
rai venuti dalle citta a im-
piantare 11 lavoro, ad avvia-
re e istruire la nuova mano-
dopera; e vi sono come sem
pre gruppi di studenti. II ron-
zio delle macchine accanto al
le stalle, la coabitazione tra 
torni e frese, galline e sui-
ni. i capannoni con le salda-
trici e le presse che s'apro-
no sulle aie dove si trebbia, 
ecco alcuni tratti distintivi 
delle campagne cinesi. 

E. di nuovo, stiamo in 
guardia da ogni visione idilli-
ca. Queste esperienze, cosi va-
riate e interessanti. fanno par
te di uno sforzo gigantesco, 
diretto ad affrontare enormi e 
secolari problemi. La mecca-
nizzazione che. pur senza fre-
nesie e brusche scosse, si va 
purtuttavia giustamente e ne-
cessariamente introducendo 
nell'agricoltura cinese, deter
mines — per esempio — pro
blemi di braccia da occupa-
re. E poichi le tendenze al-
l'urbanesimo vengono contra-
state energicamente, si - por-
ranno nelle campagne questio
ni oggi ancora appena accen-
nate riguardanti 1'orario di la
voro. 1'eta di lavoro, il tem
po libero, la stessa ulteriore 
diffusione di un'industria lo
cale anche di medie dimensio-
ni. Fenomeni imponenti. so
ciali e culturali a un tempo. 
La rivoluzione cinese ha aper-
to a mezzo miliardo di con
tadini prospettive mai immagi-
nate in millenni di storia. II 
rapporto tra autonomia di ge
stione delle Comuni popolari 
e direttrici economiche cen-
trali appare il punto chiave 
che decidera ogni sviluppo fu-
turo. 

Luca Pavolini 

Novita De Donato 
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