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DOPO LA SCOPERTA DEI PARTONI 

IL COMPORTAMENTO 
DELL'ATOMO 

Gli «abitanti» del nucleo — Come viene studiata la struttura dells 
particelle — L'acceleratore lungo tre chilometri — II nostro «Adone» 

. 

Abbiamo appreso nei 
giorni scorsi, attraveno gli 
organi di divulgazione del
le informazioni, che alcuni 
fisici americani avrebbero 
scoperto presso i laboratori 
di Stanford — California — 
11 componente elementare 
del protone, quella particel-
la per la quale abbiamo sen-
tito fare II nomc di partone. 

Nonostante la difficolta di 
divulgare al profano infor
mazioni riguardanti il corn-
portamento riell'atomo e dei 
suoi costituenti, vogliamo 
fare qui uno sforzo per in-
quadrare questo risultato 
nel contesto delle ricerche 
che si svolgono oggi in que
sto campo nel mondo, e po-
ter cosi anche valutare nella 
giusta misura la portata di 
questo risultato. 

Gia dai primi decenni di 
questo secolo, e nota ai 
fisici una descrizione detta-
gliata dell'atomo, che viene 
6pesso rappresentato, in 
maniera approssimata, come 
un sistema solare in minia-
tura, il cui « sole» e rap
presentato dal nucleo ato-
mico, e i «pianeti» dagli 
elettroni che orbitano intor-
no al nucleo. 

Le forze che costringono 
gli elettroni a ruotare intor-
no al nucleo sono di caratte-
re elettrostatico: dello stesso 
tipo, per intenderci, di quel
le con cui un pettine strofi-
nato attrae dei pezzetti di 
carta. Come ho detto, tut-
tavia, questa descrizione e 
grossolanamente approssi-
mativa; e ci6 e dovuto al 
fatto die le leggi che go-
vernano i fenomeni atomici 
non sono le stesse con cui 
siamo abituati a descrivere 
gli oggetti « grandi » (le co-
sidette leggi della meccani-
ca classica) ma si inquadra-
no in una teoria notevolmen-
te piu complicata (la cosi-
detta meccanica quantistica) 
che comprende la fisica 
classica come caso partico-
lare. 

Proiettili 
come spia 

L'avere formulato in ma
niera dettagliata la mecca-

. nica quantistica pud essere 
considerato come uno dei 
piu grandi successi della 
storia della scienza: e sul-
l'onda di questo successo, 
fu con notevole ottimismo 
che gli scienziati si volsero 
a studiare la struttura del 
nucleo. 

Fu facile stabilire che il 
nucleo e formato di costi
tuenti piu elementari, il 
protone ed il neutrone, ma 
altrettanto immediata fu la 
conclusione che le forze che 
legano protoni e neutroni 
• formare il nucleo devono 
essere di natura nuova ri-
spetto a quelle fino ad al-
lora note, visto che in par-
ticolare quelle di tipo elet-
trico tenderebbero a disgre-
gare il nucleo. Queste nuo-
ve forze, le cosiddette forze 
nucleari o interazioni forti. 
sono da tempo oggetto di 
studio da parte dei fisici di 
tutto il mondo. 

L'esplorazione della strut
tura del nucleo ha portato, 
negli ultimi due decenni, al
ia scoperta di una grande 
varieta di suoi «abitanti >: 
dove con abitanti vanno in-
tese delle particelle che na-
scono e muoiono in esso; e 
che, durante la loro vita, 
che pure non dura piu di 
alcuni miliardesimi di se-
condo, si muovono entro di 
esso. Che l'esistenza di que
ste particelle sia in qual-
che modo legata alia natura 
delle forze nucleari, e noto 
da tempo; come e ormai no
to che anche i costituenti 
stabili del nucleo, cioe neu
troni e protoni, non possono 
essere considerati come ele
mentari, ma posseggono es-
si stessi una struttura. 

Lo studio della struttura 
del protone, del neutrone, e 
delle altre particelle scoper-
te; le loro proprieta e la lo
ro connessione con le forze 
nucleari sono invece que-
stioni a tutt'oggi in gran 
parte oscure, e costituiscono 
l'oggetto di quella importan-
te branca della fisica che va 
sotto il nome di fisica delle 
particelle elementari o fisica 
delle alte energie. 

Come viene studiata la 
struttura delle particelle? 

Esse sono talmente picco-
le — hanno dimensioni del-
1'ordine di una frazione di 
millesimo di miliardesimo di 
centimetro — che non le si 
puo < guardare >, nemmeno 
con strumenti raffinatissimi: 
esse sono infatti piu piccole 
della lunghezza d'onda del
la luce visibile. 

L'unico modo per osser-
varle e quello di inviare su 
di esse dei proiettili, costi-
tuiti da altre particelle, ed 
osservare come i proiettili 
rimbalzano: cosl come, tro-
vandoci in una stanza buia, 
potremmo rivelare l'esisten-
2a di una parete osservando 
che una palla, lanciata in 
una certa direzione, rimbal-
za all'indietro. 
. Una legge della meccani
ca quantistica afferma che 
il dettaglio che questo si
stema di esplorazione con-
sente e tanto maggiore 
quanto maggiore e l'energia 
dei proiettili; e da cid di-
scende la necessita di usare 
degli strumenti, i cosiddetti 
accelerator^ in grado di 
produrre dei fasci di parti
celle proiettili di energia 
molto elevata. Gli accelera
tor! piu potenti del mondo 
sono strumenti la cui mole 
e fantascientifica: l'accelera
tore di Stanford, ad esem-
pio, e lungo circa tre chi
lometri. 

I risultati piu recenti in 
materia riguardano lo stu
dio della struttura del pro-
tone, bombardato da elet
troni di alta energia. E' 
stato osservato che gli elet
troni rimbalzano in direzio-
ni e con energia tali da sug-
gerire che il protone sia for
mato da un certo numero dj 
costituenti, ciascuno dei 
quali appare privo di strut
tura, cioe elementare: ed a 
questi probabili costituenti 
elementari e stato assegna-
to il nome di partoni. 

L'informazione e tuttavia 
per il momento piuttosto in-

diretta, e questa conclusio
ne appare per il momento 
solo come una delle possi-
bili alternative. Gli studi 
stanno proseguendo, ma e 
gia fin da ora chiaro che 
una risposta definitiva si 
avra solo quando i partoni 
verranno direttamente os-
servati, a seguito di una ve
ra e propria scissione del 
protone. 

E* doveroso a questo pun-
to osservare che in questa 
impresa di esplorazione del
la struttura della materia i 
fisici italiani si trovano in 
una posizione di assoluta a-
vanguardia. 

Corre anche 
il bersaglio 

Presso i Laboratori Nazio-
nali del CNEN, a Frascati, 
e entrato in funzione da cir
ca un anno un acceleratore 
di concezione nuova che, 

jebbene di dimensioni e co-
"sto assai inferiori a quello 
di Stanford, consente ciono-
nostante di ottenere infor
mazioni di qualita confron-
tabili con quelle ottenute a 
Stanford e a queste comple-
mentari per tutta una vasta 
categoria di esperienze. 

L'elemento di innovazione 
di questo acceleratore, pro-
gettato e realizzato dai fisi
ci italiani, sta nel fatto che 
in esso oltre ai proiettili 
vengono accelerate anche le 
particelle bersaglio, realiz-
zando, nello scontro fronta-
le, una energia relativa di 
gran lunga superiore a quel
la disponibile negli accele
rator! convenzionali ameri
cani e sovietici. 

« Adone », questo e il no
me dell'acceleratore, accele-
ra elettroni contro positro-
ni, vale a dire materia con
tro antimateria. Mediante 
la trasfonnazione di energia 
in massa (il processo inver-
so, in un certo senso, di 
quello utilizzato nelle bom-
be nucleari) viene prodotta 
materia nucleare alio stato 
nascente, incluse delle cop-
pie protone-antiprotone. 

Lo studio delle particelle 
prodotte consente di ricava-
re informazioni preziose ri-
guardo alia evoluzione tem-
porale della materia nuclea
re, oltreche alia sua strut
tura nello spazio: come di
re, ce ne insegna la storia 
oltre che la geografia. 

Gli studi effettuati a Fra
scati neU'ultimo anno sono 
oggi al centro dell'attenzio-
ne degli studiosi di tutto il 
mondo. Le indicazioni che 
ne emergono, sono coerenti 
con le conclusioni degli 
scienziati americani. Ma le 
aperture per il futuro sono 
tanto promettenti da far 
prevedere per i prossimi 
anni sostanziali progressi 
nella conoscenza della strut
tura delle particelle. 

Vittorio Silvestrini 
Professore incaricato 

di Fisica Generale 
all'Universita di Roma 

VIAGGIO NELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE 

I nrto del nenstero J Mao 
L'ideologia della unificazione sociale e del lavoro collettivo - Porticolarita del modello realizzato in Cina - 1 rifratti 

di Stalin - Come viene presentata la lotta tra le « due linee » - Imperatori, generali e padroni giu dal palcosce-
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Un canale della grande Scianghai: il paesaggio evoca le grandi distese di 
terra dove i contadini con un'opera paziente procedono all'irrigazione e 
all'imbrigliamento delle acque per aumentare la produzione e Je colture 

La Conferenza sulla politico scientifica e tecnologica 

Lettera al ministro della Ricerca 
Al sen. Camillo Ripamonti 
Ministro per la riceica scien
tifica e tecnologica 

•ignor Ministro, 
abbiamo ricevuto (come al-

tri 12 mila ricercatori. come 
tutti i partiti ed i sindacati) 
U suo invito per la / Confe
renza sulla politico della ri
cerca scientifica e tecnologica, 
convocata dal Governo per il 
24-26 giugno. Abbiamo letto la 
sua intervista al Giorno (15 
giugno), secondo cui lo scopo 
della Conferenza e «stabilire 
una volta per tutte e in tutta 
evidenza che se vogliamo fare 

qualcosa di serio. dobbiamo 
programmare 1'impegno della 
nazione nella scienza e nella 
tecnica. Io spero proprio che 
questa volta il mondo politico 
se ne renda conto*. 

Noi ce ne rendiaroo conto, 
signor Ministro, si rassicuri. 
Sappiamo che senza un balzo 
in avanti della scienza e del
la tecnica, senza orientare la 
ricerca. senza finalizzare gli 
sviluppi scientifici ai bisogni 
umani. alia crescita econorai-
ca e alia trasfonnazione della 
societa. l'ltalia rischia di ve-
der compromesso il suo futu
ro per molti decenni; rischia 
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trasformazione dell'umanita ora in atto. 
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ipnosi, droghe, psicofarmaci, impianti elettronlci 
cerebrali: gli scienziati hanno ota i mezzi 
per controllare il comportamento degli uominT. 

II con t ro l l o de l c o m p o r t a m e n t o 
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di regredire al rango di paese 
sottosviluppato culturalmente, 
colonizzato economicamente, e 
limitato politicamente nella 
sua autonomia; rischia di di-
sperdere e scoraggiare le ca-
pacita lavorative e ringegno 
dei suoi giovani. 

Noi ce ne rendiamo conto, 
signor Ministro. Pud dire lei 
altrettanto per il Governo e 
per il partito (la DC, per chi 
lo ignorasse) che lei rappre-
senta? Pud dire altrettanto per 
le grandi imprese industriali 
(pubbliche e private) che in-
fluenzano cosl grandemente 
l'attivita del Governo? 

Se lei desidera stabilire una 
volta per tutte che vuole fare 
qualcosa di serio (come ha di-
chiarato al Giorno} dovrebbe 
dare aH'apertura della Confe
renza alcune doverose spiega-
zioni. Spieghl, per esempio, 
perche i due massimi Enti 
scientifici (il Consiglio nazio-
nale delle ricerche ed il Co
mitate nazionale per l'ener
gia nucleare) sono acefali, 
hanno presidenze scadute da 
tempo e vivono alia giomata. 
Dira che le correnti dc ed 1 
partiti del centro-sinistra non 
trovano un accordo. o invente-
ra una scusa? Spieghi perche 
la maggioranza ha impedito, 
al Senato, che la legge univer-
sitaria contenesse impegni per 
lo sviluppo della ricerca negli 
Atenei («tempo pieno* senza 
eccerionl, flnanziamenti, ge-
stione sociale). Dira che e per 
favorire i baroni delle cat-
tedre, per lmpedlre che lo stu
dio signiflchi per i giovani una 
eccessiva conoscenza della 
realta, oppure prenderi tape- 1 

gno di modificare rapidamen-
te la legge, ora che sta alia 
Camera? Spieghi (o trasmetta 
la domanda all'ENEL. all'IRI, 
alle Industrie private) come 
si pud dare impulso alia ricer
ca scientifica quando la rior-
ganizzazione produttiva dopo i 
nuovi contratti di lavoro vie
ne perseguita col vecchio si
stema di supersfruttamento 
degli operai e dei tecnici. Di
ra che in questo modo si fa-
vorisce l'innovazione tecnolo
gica e si assicura respiro alio 
sviluppo prcduttivo? Spieghi 
ai ricercatori del CNR, ai bor-
sisti delle Universita, alle mi-
gliaia di giovani che hanno 
un rapporto di lavoro incerto 
e subalterno come e possibile 
fare ricerca in modo serio sen
za stabilita, senza qualificazio-
ne, senza democrazia. Ripete-
ra alia Conferenza quel che 
ha dichiarato al Giorno, che 
lei ha abolito i < contratti pre-
cari *, e rischiera una clamo-
rosa smentita, oppure prende
ri impegni precis! verso i la-
voratori della ricerca a nome 
di tutto il Governo? 

Lei mostra di ritenere. In so-
stanza, che lo stato di crisi 
di tutta la ricerca scientifica 
e tecnologica In Italia, che ha 
raggiunto punte di marasma 
e condizioni pre-bgonlche, de-
rivi da una «disattenzione» 
del mondo politico, e che per-
ci6 basti 11 rlchiamo di una 
conferenza per uscire dal le-
targo. Ha mai pensato che 
vincolare l'ltalia (piu di ogni 
altro paese capitallstlco) alia 
fuddlUnsa •clenUflco-tecnolo-

gica degli USA signifies ac-
cettare una rigida divisione in-
ternazionale del lavoro, e su-
bire oggi le conseguenze delle 
difficolta che incontra la scien
za americana? Ha mai riflet-
tuto al fatto che la scienza ri-
chiede oggi pianificazione. in-
vestimenti, certezze di svilup
po, e che in Italia non esiste 
un programma economico na
zionale? Ha mai esaminato 
quanto pesi nella stagnazione 
scientifica un'industria come 
quella italiana, che preferisce 
acquistare brevetti aU'estero e 
spremere forza-lavoro all'inter-
no, piuttosto che investire nel
lo sviluppo di nuove produzio-
ni? Ha mai analizzato l'in-
fluenza delle correnti cultura-
li e politiche dominanti, com-
presa quella cattolica, emble-
maticamente rappresentata dal 
commentatore Iunare Enrico 
Medi, neo-consigliere comuna-
!e dc a Roma? Ha mai cer-
cato di stabilire un rapporto 
fra orientamenti (o disorien-
tamenti) govemativi e politi-
ca della ricerca scientifica, al 
fatto che e assai difficile che 
la scienza possa progredire in 
un paese il cui governo vive 
alia giomata, fomenta confu-
sione e disordine. ostacola le 
trasformazioni social! e cultu
ral! che sono storicamente ma
ture? 

Pud darsi che la Conferen
za, anche se prcparata con 
improwisazione, anche se vi-
ziata da intent! propagandi-
stici o da calcoll di potere, 
possa consentire una riflessio-
ne su questi argomenti. Boi-
cottarla o ignorarla, come sem-
bra abblano intenzlone dl fare 

alcuni gruppi nei sindacati dei 
lavoratori della ricerca, signi-
ficherebbe fornire al Governo 
il comodo alibi della contesta-
zione per coprire le sue col-
pe, e frenare la coagulazione 
di quelle forze (e sono molte) 
che nel mondo della ricerca e 
nel mondo del lavoro voglio-
no cambiare politics. Signifi-
cherebbe anche immiserire in 
senso corporativo le giuste ri-
chieste sindacali del personale. 
Su alcuni grandi temi di tra
sfonnazione del paese, come 
la politics dell'energia. la tra
sfonnazione dell'ambiente, la 
tutela della salute, la riforma 
deiristruzione. Io sviluppo del 
Mezzogiomo, 1'agricoltura, co-
mincia invece a costruirsi un 
rapporto fra lotte di massa 
e riforme. tra riforme e ricer
ca scientifica, tra milioni di 
lavoratori interessati all'uso 
sociale della scienza e istitu-
zioni che sono oggi paralizza-
te (o producono una pseudo-
scienza oppressiva) e che 
potrebbero contribuire in mo
do notevole al rinnovamento 
del paese. 

Noi vogliamo uscire da que
sta crisi, contribuire positi-
vamente alio sviluppo della 
scienza ed alia trasformazio
ne della societa. Partecipere-
mo percid alia Conferenza. si
gnor Ministro. e ci auguriamo 
che le altre forze pclitiche di 
sinistra, che le grandi orga-
nizzazionl sindacali, che 1 la
voratori della ricerca portino 
anch'essi le loro critiche e le 
loro proposte. 

Giovanni Berlinguer 

DI RITORNO DALLA 
CINA, giugno 

Ascoltiamo la compagna 
Chen U-yen, una contadina di 
mezza eta molto intelligente e 
sveglia, responsabile del Co-
mitato rivoluzionario della bri-
gata di produzione di Me-tah-
yu presso Hangciow. comune 
popolare < Lago dell'ovest >: 
«Nel territorio della nostra bri-
gata coltiviamo il miglior te 
del mondo, una produzione di 
alta qualifies che ci assicura 
un reddito elevato. Tuttavia, 
se ci fossimo limitati al te, 
avremmo dovuto ricorrere alio 
Stato per il riso e i cereali 
destinati alia nostra alimenta-
zione. Applicando l'insegna-
mento del presidente Mao se
condo cui bisogna camminare 
con le proprie gambe, ci sia-
mo posti il compito di strap-
pare la terra al fiume Chen-
tan per produrre da noi il no
stro riso. Nel 1967 quattrocen
to membri della brigata, che 
vivono accanto alle rive del 
fiume, si sono organizzati e 
sono riusciti a coltivare 10 et-
tari a riso. Ma per due volte, 
nel '68 e nel '69. le piene del 
fiume hanno distrutto la ri-
saia e portato via tutto il rac-
colto. Vi e stato chi ha perso 
la fiducia. anche tra i quadri 
tecnici. anche tra i dirigenti. 
Per andare avanti, per ripren-
dere il lavoro e stata neces-
saria una vera e propria bat-
taglia politica. Abbiamo stu-
diato e applicato il pensiero 
di Mao, secondo cui quando 
e'e 1'uomo si possono fare mi-
racoli; abbiamo studiato e ap
plicato il pensiero di Mao, se
condo cui l'uno si divide in 
due: l'inondazione e il dato 
negativo, ma i contadini del 
te armati del pensiero di Mao 
rappresentano una forza in-
vincibile, costituiscono il dato 
positivo destinato a prevalere. 
Abbiamo rifatto le risaie pren-
dendo nuove precauzioni, Tan-
no scorso abbiamo finalmente 
raccolto 40.000 chili di riso. 
e quest'anno 90.000 chili. E' 
un grande successo del pen
siero di Mao: non si deve 
aver paura ne del cielo ne. 
della terra. Ora, nel giro di 
due o tre anni. tendiamo a 
costruire altri 10 ettari di ri-
saia ». 

Nel corso del viaggio ho 
sentito di continuo analoghi 
accenni al pensiero di Mao 
Tzetung. quasi sempre in rap
porto a impegni produttivi 
perseguiti e raggiunti. Ma ho 
voluto riportare per intiero 
questo racconto perche e for-
se quello in cui meglio e e-
spresso cid che i compagni ci 
nesi intendono con i loro fre-
quentissimi riferimenti al pen
siero del presidente. Si tratta 
chiaramente del segno indica-
tivo di una linea, di una scel-
ta politica: contare sulle pro
prie forze; applicare un mo
dello di sviluppo decentrato e 
fondato sull'autosufficienza 
deU'agricoUura; insistere sul-
1'esigenza del lavoro colletti
vo e sul contenimento dell'in-
centivo personale. Ho gia det
to come tale modello si pre-
senti per molti aspetti diverso 
da quello adottato, in diffe
rent! epoche storiche, in altri 
paesi socialisti; diverso ad e-
sempio, sotto vari punti di vi
sta. dal modello staliniano (e 
in questo senso, il mio perso
nale parere e che la presenza 
costante del ritratto di Stalin 
accanto a quelli di Marx. En-
gels e Lenin corrisponda as
sai piu a un risvolto polemico 
nei confronti del krusciovismo 
e di certe deviazioni economi-
cistiche attribuite a Liu Sciao-
ci, che non a un coerente pa-
rallelismo con determinate 
scelte economiche di fondo di 
Stalin, che non mi sembra sia-
no riscontrabili in Cina). 

E' oggetto di dibattito sto-
rico-politico. senza dubbio in-
teressante, valutare quanto Io 
attuale modello cinese si col-
leghi intrinsecamente alle tra-
dizioni del paese, sia sul piano 
sociale sia sul piano stesso del
le forme di propaganda ideo-
logica. Comunque e sempre 
opportuno andar cauti in si-
mili generalizzazioni perche. 
tradizioni o no. le impostazio-
ni di oggi si applicano nel qua
dra radicalmente nuovo di una 
rivoluzione socialista e di una 
societa trasformata dalle fon-
damenta. 

Una cosa e certa: tutte le 
testimonianze dirette — i ci-
nesi non sono affatto reticenti 
in proposito — concordano nel 
presentare Io scontro di que
sti ultimi anni. per rafferma-
zione della linea di Mao Tze
tung, come una lotta dura, a 
volte anche sanguinosa. I te 
sti della rivoluzione culturale. 
i discorsi e i document! del 
IX Congresso del PCC. gli ar-
ticoli dei giornali presentano 
tale scontro come una mani-
festazione della lotta di clas-
se. Si sostiene che la lotta di 
classe tende di continuo a ri-
prodursi nelle condizioni del 
socialismo, e che quindi la 
battaglia rivoluzionaria per la 
riaffermazione dell'egemonia 
proletaria non deve avere so-
ste. Qui si pud trovare qual-

che punto di contatto con tesi 
sostenute verso la fine della 
sua vita, e con conseguenze 
non positive, da Stalin. Ma in 
realta per Stalin il teorizzato 
innsprimento della lotta di 
classe, via via che procede la 
costruzione socialista. era at-
tribuito in misura prevalente 
aJle influenze esterne; mentre 
i cinesi sottolineano una spin-
ta quasi naturale e spontanea 
al ricostituirsi di rapporti di 
produzione di tipo capitalisti-
co. Cid apre una serie di in-
terrogativi: come e per quali 
vie pud riformarsi. in concre-
to, una classe di sfruttatori? 
E' lecito identificare le denun-
ciate incrostazioni burocrati-
che con una tendenza alia ri-
nascita del capitalismo? E' 
giusto, piu in generale, attri
bute alia burocrazia, specie 
nelle condizioni del socialismo, 
il termine di c classe >? In 
quale rapporto si pone il di
chiarato e ineluttabile sviluppo 
di una vera e propria « lotta 
di classe > in una societa so
cialista con le tesi maoiste del
le c contraddizioni in seno al 
popolo > ? Le risposte a que
sti interrogativi sono tutt'altro 
che irrilevanti, anche perch6 
nel corso della rivoluzione cul
turale non sono mancati aspri 
sconfinamenti polemici, per 
cui dalla lotta politica tra le 
< due linee > si e passati ad 
accuse infamanti contro l'av-
versario, secondo un metodo 

d'attacco purtroppo non nuovo 
nel movimento operaio, e mai 
utile per una razionale com-
prensione delle posizioni in 
conflitto. 

Ma non c questa la sede per 
un dibattito teorico. La rivo
luzione culturale e stata un 
robusto attacco a determinate 
tendenze centralistiche e bu-
rocratiche e, sul terreno eco
nomico. a determinate forme 
di accumulazione forzata. Ho 
gia spiegato come, al decen-
tramento di gestione delle uni
ts produttive e amministrative, 
si affianchino tuttavia — equi-
librandolo — le strutture ver-
ticali dello Stato, dei ministe-
ri, degli organi di pianifica
zione, dell'esercito. del parti
to. La lotta ha comunque de
terminate profonde fratture 
non solo nel partito, ma an
che in seno alle masse popo-
lari e in seno alia classe ope-
raia. Non credo di essere fuo-
ri strada se individuo una 
seria traccia di tale autentico 
dramma politico nel fatto che 
i sindacati operai, sciolti nel
le fabbriche nel corso della 
rivoluzione culturale, non so
no stati ancora ricostituiti (i 
consigli operai attualmente 
esistenti si occupano solo di 
attivita sociali e ricreative e 
non hanno funzioni sindaca
li). E* indizio, mi pare, di una 
fase tuttora aperta, di cui i 
cinesi non mancano di rile-
vare la provvisorieta. 

I/area deH'informazione 
e della propaganda 

Che la rivoluzione culturale 
non sia un processo concluso, 
o meglio, che vi sia uno c svi
luppo ineguale >, a seconda 
delle regioni e dei settori, del 
processo politico e cosa uni-
versalmente ammessa. II che 
perd non vuol dire che il pae
se nel suo insieme non pre-
senti oggi un volto sostanzial-
mente unitario, un forte slan-
cio combattivo. L'ideologia lar-
gamente affermata sotto il 
segno del pensiero di Mao 
rappresenta — appunto — lo 
elemento di aggregazione. Cid 
ha dato inevitabilmente e in-
dubbiamente luogo a un c cul-
to >. Nei suoi colloqui con 
Edgar Snow. Mao ha non sol-
tanto riconosciuto che nella 
fase piu aspra dello scontro 
lasciar spazio a fenomeni di 
c culto > e stato necessario. 
ma ha ammesso anche che vi 
sono stati eccessi, e che adesso 
e indispensabile procedere a 
qualche € raffreddamento ». 
Quanti sono in grado di fare 
confronti dicono che in effetti 
vi e una notevole diminuzio-
ne d'intensita dal punto di vi
sta delle statue, delle imma-
gini, del martellamento cita-
zionista. Ma quel che pud 
preoccupare oggi — ne ho gia 
fatto cenno in un precedente 
servizio — e l'area sostan-
zialmente esigua delle infor
mazioni e dei dati orientativi 
messi a disposizione delle mas
se, nonostante la vastissima 
diffusione editoriale e propa-
gandistica. 

Qualche parola vorrei dire 
in proposito anche per quan
to riguarda il teatro e gli spet-

tacoli. Le due espressioni clas-
siche del teatro cinese, I'Ope-
ra di Pechino e il balletto, 
sono state bruscamente ram-
modemate per cid che con-
cerne i contenuti. Re, impe
ratori. generali e padroni so
no stati buttati giu dal palco-
scenico e sostituiti da nuovi 
eroi, operai. contadini e sol
dati. La tematica ruota intor-
no alle virtu civiche e al co-
raggio delle masse popolari 
durante la guerra antigiappo-
nese, durante lo scontro con 
il Kuomindan e la rivoluzio
ne socialista, durante la guer
ra di Corea. Sono in genere 
spettacoli di alto livello arti-
stico. eseguiti con grande pe-
rizia dagli attori-cantanti-mi-
mi-ballerini-acrobati. 

Si possono fare due osser-
vazioni. La prima e il numero 
limitato di testi: cinque ope-
re (La conquista geniale del
la Montagna della tigre; 11 
porto; La lanterna rossa; Sa-
chiapang; L'attacco di sor-
presa al reggimento della Ti
gre bianco) e due balletti (La 
ragazza dai capelli bianchi; 11 
distaccamento rosso femmini-
le) esauriscono in pratica il 
repertorio. Un repertorio ri-
preso dalle compagnie locali, 
ripreso anche dalle < piccole 
guardie rosse > quando si esi-
biscono per i visitatori negli 
asili e nelle scuole, filmato 
a colon e proiettato nei cine-
matografi. Sono questi, anzi, 
assieme ai documentari, i so
li film attualmente prodotti. 
essendo ferma dal 1963 la 
produzione di pellicole a sog-
getto. 

Poltrone in prima fila 
per mezzo yuan 

La seconda osservazione e 
questa. Al radicale rinnova
mento dei contenuti non ha 
fatto riscontro una ricerca di 
nuove forme espressive. II ge
nere «Opera di Pechino* con-
serva lo stesso tipo di gesti, 
la stessa alternanza di canto, 
recitazione e danza, anche lo 
stesso tipo di « caratteri > del
la tradizione classica. La no-
vita resta allora un poco ap-
plicata daU'esterno, le ban-
diere rosse che sventolano in 
scena non si collegano ade-
guatamente, almeno finora, a 
una ricerca estetica rivoluzio
naria. 

E tuttavia, anche qui, qua
le immenso e positivo sforzo 
di awicinare il teatro alle 
masse, di fare dello spettaco
lo un mezzo educativo popo
lare. Non e solo sulla scena, 
ma e soprattutto nelle platee 
che trionfano operai, contadi
ni e soldati. I prezzi irrisori 
(mezzo yuan le poltrone di 
prima fila) e la semplicita 
delle trame assicurano la pre
senza e la partecipazione di 
un pubblico sempre foltissi-
mo, attento e appassionato. 
Al quale nulla sfugge: perche 
ogni volta die e'e un brano 
cantato. le parole — che pos
sono essere difficili da affer-
rare — appaiono proiettate di 
fianco al boccascena, come 
una sorta di < sottotitoli > al
ia rappresentazione. Niente 
dunque di esoterico, di riser-
vato ai < cohi». Vi e solo da 
attendere — e, penso, con 
fiducia — che pure sul pia
no dell'arte le vie dell'espres-

sione si allarghino, sia sui te
mi rivoluzionari contempora-
nei sia sul recupero critico 
del prezioso patrimonio clas-
sico. 

E' un problems da non con-
siderare marginale, dati gli 
immensi tesori che la Cina 
contemporanea riceve dal 
proprio passato; e dati anche 
gli inevitabili effetti che avri 
1'impatto con il resto del mon
do, con cui oggi la Cina si 
pone in nuovi rapporti. Ci han
no detto gli artisti di Nan-
chino, coi quali abbiamo avu-
to un interessantisshno collo
qui dopo un'eccellente esecu-
zjone di Sachiapang, un epi
sodic della lotta contro i giap-
ponesi e il Kuomindan: « Noi 
non rinneghiamo tutto il pas
sato della Cina ne respingia-
mo quanto di buono pud ve
nire dai paesi stranieri. Ma 
neanche accogliamo tutto. In. 
tendiamo esercitare Io spirito 
critico rivoluzionario*. Impo-
stazione ineccepibile. Sulla 
quale mi piace chiudere que
sti servizi, nei quali ho ten-
tato di dare un quadro della 
Cina dopo la rivoluzione cul
turale: se in qualche punto es-
si sono apparsi sommari e se 
qualche domanda e rimasta 
aperta. spero valga a giustifi-
carmi la brevita del tempo 
che ho potuto trascorrere nel
la Repubbb'ca popolare. 

Luca Pavolini 
FINE 
I prtcadmtl artkoll sano sta
ti pobblkati II 4, 11, i f t , 
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