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FORTEBRAOaO 
DALLA NOSTRA PARTE 

«Egregio signor Forte-
braccio, un mio conoscente 
giornalista mi fa leggere 
ogni tanto 1 suoi articoli e 
questo spiega questa mia 
che le invio nella speranza 
che Lei possa togliermi 
una curiosita. La mia pro 
fessione e quclla cli tradut-
trice commcrciale dal te 
desco e dall'inglese e la-
voro in casa, cosi lavoran-
do ascolto quasi sempre In 
radio. Da qualche tempo 
e'e una trasmissione che 
mi interessa molto. si chia-
ma «Dalla vastra parte », 
si svolge tra un moderato-
re con invitati degli esper-
ti e gruppi di ascolto in 
varie citta e riguarda gli 
argomenti piu vari. la fa-
miglia. le profession'!, le 
malattie, il matrimonio, 
ecc. Lei l'ha mai sentita? 
L'altro giorno parlavano 
dei malati di mente e e'era 
come esperto un professore 
Delogu, se non sbaglio. che 
a un certo punto ha detto 
cos} a uno del gruppo di 
ascolto che lo interrogava: 
«solo i poveri sono matti . 
i ricchi sono sempre esau-
riti » per dire che la gente 
con i denari e sempre pri-
vilegiata anche nei malan 
ni. Questa frase mi e pia-
ciuta e ho pensato che an
che lei dovrebbe apprez-
zarla e che forse il profes
sore e un suo amico. Lo 
conosce? Mi scusi la curio
sita e mi scusi anche se 
firmo con un nome inven-
tato 11 per li. ma ho le mie 
ragioni per non dire il mio 
nome vero, del resto e poi 
lo stesso per lei. ma quel
le frase detta nll'improv-
viso mi ha fatto pensare 
che forse la gente che la 
pensa come noi e di piu di 
quanta pensiamo. Non cre-
de ? Sua Maria Carli • 
Roma ». 

Gentile signora. pubblico 
questa sua lettera perche 
desidero che i miei lettori 
conoscano anch'essi la /ra
se che Lei mi cila. Piace 
molto anche a me e lo con-
fesso. ami. che mi dolgo di 
non avcrla scritta io. tanto 
mi pare espressiva e azzec-
cata. Non conosco il pro
fessor Delogu, so perb che 
ce n'i uno dello stesso no
me (se non erro) docetUe 
di medicina sociale all'Uni-
rersita. Pub darsi che sia 
lui. anzi lo spero. perche 
un professore universitario 
che esce in una battuta co 
me questa e un felice caso 
da segnalare. Mi accade in-
vece di sentire. ogni tanto. 
la trasmissione « Dolla ro
stra parte », perche anch'io ' 
mi ritrovo talvolta a lavo-
rare con la radio accesa e 
se qualche parola o qual
che frase mi colpiscono mi 
vietto ad ascoltare con at-
tenzione. interrompendo di 
scrivere Ora. mi e acca-
ditto sovenle di cogliere, 
nella trasmissione «Dalla 
rostra parte n. discorsi in-
tcressanti e non banali. no-
tazioni di penetrante attua 
lita, e sebbene certi argo
menti venqano deliberata 
mente sbrigali con enasira 
prudenza. a volte la ma
teria per cosi dire esplode 
per aitlocombustione. ed 
ecco. ad esemvio. uscire 
frasi come questa del pro

fessor Delogu, che non era 
sicuramente in program-
ma. Non bisogna mai di-
sperare. 

Ma e'e un'altra ragione, 
t'i carattere strettamente 
personate, per cui mi d 
gradita, quamlo m'accade 
di ascoltarla, « Dalla rostra 
parte », ed d che la condu
ce, insieme con Maurizio 
Costanzo che non conosco, 
Guglielmo Zuccom che co
nosco benissimo da molti 
anni. Egli cominaa con 
I'avere un primo mertto ai 
miei occhi: e di Modena, 
una cittu che mi e caris-
sima, e parlu ancora, dopo 
tanto tempo die vive Ion-
tano dalla Ghirlundina, 
con quelle « a » apcrte, ac-
coglienti, flduciose, bona-
rie. che negli uomini invi-
tano alia confidenza, e nei-
le donne ull'amore Zucco-
ni e. ch'io suppia, un mo-
denese verace e me lo con-
termu anche il fatto che. 
issendo stato direttore del-
la « Domenica del Come-
re », adesso e direttore di 
questa rubricu delta radio. 
Ora io ho un amico mode-
nese di pin a razzu il quale 
sostiene che qttelli di Mo
dena, appena escono dalla 
loro cittii. li fanno direttori 
di qualche cosa. Pare che un 
tempo I'Italia fosse piena 
di direttori delle aziende 
del Gas, delle tranvie. dei 
mattatoi, tutti modenesi. e 
dice il mio amico che se 
all'tmprovviso uno a Mode
na gridasse: « Direttore », 
tutti si vollercbbero, tran-
ne i bambini e i socialde-
mocratici che non capi-
scono. 

Non credo, gentile Signo
ra. che Zucconi la pensi 
come noi. Ho I'impressio-
ne, anzi, che sia un cor-
diale ma risoluto conser-
ratore, al quale tuttavia 
molto verra perdonato per
che, come si sente anche 
dal modo in cui si rivolge 
ai radioascoltatori, e un 
ttomo di spirito Molti anni 
fa lui e io lavoravamo in
sieme al « Popolo » o Mi-
lano e una volta cssendo 
imminenti i qiorni di Na-
tale Zuccnni venne a chie-
dermi se poteva prendersi 
qualche qiorno di ferie per 
andare a Modena e passar-
vi le feste in famiglia. Gli 
dissi naturalmente di si, 
ma a un patio- che al suo 
ritorno mi portasse la li-
sta delle portate del pran-
zo di Natale. Erano ancora 

'jit anni. forse gli ultimi. 
delle grandi manqiate na-
talizie. Zucconi ra e dopo 
qualche giorno eccolo ap-
parirmi dinanzi con un fo-
alio in mano: era il menii 
del cenone. tin lungo elen-
co di pnrtate. a tre quarti 
del quale, occanlo a un ut
teriore piatto, mi pare, di 
arrosti, era segnata una 
crocetta rossa. «E questa 
che siqnifica? » gli daman-
dai indicando la croce. 
« Questa — mi risvose Zuc-
coni sereno — Vho messa 
per ricordarmi il momento 
in cui mia zia si e sentita 
male». Anche per questo 
ricordo. cara Signora. ogni 
tanto ascolto volentieri 
ff Dalla rostra parte » Le 
rimembranze. la D>o mer-
ce. non le areva solo Leo-
pardi. 

PAPPA E CICCIA 
«Caro Fortebraccio. ho 

invano atteso un qualsiasi 
cenno di riscontro a questa 
mia troppo ingenua lette
ra. Ora la trasmetto a te 
perche. se credi. possa 
commentare tanto signifi
cative silenzio. Auguri di 
pace per 1'anno nuovo Tuo 
L.P - Bologna» 

Caro LP., la tua lettera 
c firmata con nome e co-
anome e tndirizzo, ma poi-
che (come seguitano a fa
re molti lettori) non mi 
dici se posso riportarli. mi 
limilo a indicare le intzialt 
del tuo nome. IM lettera 
che mi accludi porta la da
ta del 28 otiobre 1972, t sta-
ta indtrtizata «Al signor 
Prcsidenle della Republi
can e dice cost- «Signor 
Presidente. apprendo daVa 
stampa la notiz'a della 
Sua prcsenza alia cerimo 
via nuziale del fialio del-
Von Alfredo Corelli A ta-

. le cerimonia erano ovvia-
mente presentt uomini rap 
presentativi di schteramen-
V poltlici chr anertamenlr 
si richiamano al (ascismo 
c che non fanno alcun mi-
stero con le parole e. pur 
troppo. con i fatti. di mi 
rare al rovesciamentn delle 
istituzioni democraliche e 
repubblicane del nostra 
Parse Frescnziare a quella 
cerimonia se pub rssere ir 
rilcvanle (ma non certo in 
aqnificontc) per nn prim 
to ciltoclino. acqmsta wet • 
tabtlncnte un grave sioni 
ficalo di tamihnrtta pohli 
ca per chi r mrrstito di 
lumtom c onon di rappre-
sentalirith co?tiluz'ona!e 
Quale modesto imptcgalo 
statolc che. a <mo tempo. 
Jin giurato tedelfd alia Cn 
slituzione. arret avrertilo 
come incompatible col 
mio giuramenlo una mio 
prcsenza in tale mquielan 
te compagnta Ancor piu. 
mi sembra. tale sensibilitn 
doreva operare per le nu 
merose personalita che 
erano prcsenti ed alle qua 
V abbwmo nffirinto fidurin 
somente la riifrsa intrans> 
gente dell'ordinnmento dr 
mocralico Mn In mia cn 
tica di srmnlwe cittndiW' 
non potrri Irrnrsi nei con 
fronti del Prcs'drnte del 
Senato. del Cano drlla Po 
lizia, del Prevdenle della 
Carte Cottituzionale (II, 

quando tutti costoro pos-
sono sentirsi sollevati da 
ogni scrupolo di coscienza 
c da ogni perplessita di 
ordine costituzionale per la 
concomitantc presenza del
la Sua augusta Persona. 
Questo sentivo di dovcrLe 
dire e resto in altcsa di 
una chiarificatrice rispo-
sta ». 

Sccondt me,caroL.P.,hai 
perfettamenlc ragione. e 
risto che tu usi volentieri 
i! tcrmine « significative », 
dirb anch'io che c signifi-
cativo il fatto che Von Leo
ne non ti abbia risposto, a 
tre mesi dalla tua lettera. 
Qui non sono in questione 
la cortesia o il malgarbo: 
il Cano dello Stato in pri
ma fila e le alte persona
lita che tu citi aterano 
mille modi per moslrarsi 
gentili nei confronti dei 
due giovani sposi. che pre-
fensco lasciare fuori qw-
stione. e dello stesso on. 
Corelli al quale, evtdente-
mente. era dedicato il loro 
ncrsonalr inlervenlo alia 
cerimonia Questa parted-
pnzione personate non c 
"lata, come i signori da te 
ricordati dtrebbero certo 
the rolera esscre. un 
fcmplice aesto di urbamta. 
comprensibile e persino 
doveroso. e slala una pro-
r<i di inscnsihilita c di qua-
iunquismo. un «pappa e 
ticcian tipico di chi quel 
riqore. quel ruerbo c quel
la coflrenza. anche forma-
It, rhe caratterizzano i 
temni forti. non sn ptii pra-
tic are Gli amori che fini-
TOKO n senza rawore » so 
tin squalltdi e poveri avio 
r» da cnlillon. le poliltchc 
del « rolemos" bene i> e del
la hei ula fumle. sono pnli 
licfi" di chi non crede phi 
a nulla e trndisce. nella fa-
cWta e nella acrozzaqlia. 
ti risTtelta che dovrchbe a 
se stesso e nvcor piit alle 
idee che rannresenta Nrl 
'l<i un monnrrhiro tascista 
non arrebbe invitntn a una 
sua testa il Presiriente del
la PenuhhUra della Resi-
stenza. e il Presiirnte non 
rt snrehbe andato Oqai 
nrne inntaln r r» rn. c il 
fnscismo e diventato quel-
lo che vediamo' credi che 
tra i due fatti. pur con le 
debite proporzioni. non cor-
ra un abom'nevolc rap-
porto? Fortebraccio 
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Tornare in Cina a un an 
no e mezzo di distanza non 
e solo un'utile occasione d.' 
verifica delle impressioni, de
gli uppunti cli a I b r a . E' an
che un modo di co-
statare quanto rapidamente le 
cose procedano e nuitino nei 
nostro pianeta, quanto occorra 
guaidais i da scheinatismi. ge 
neraliz/.a/ioni, assolutiz/azio 
ni. Un anno e mezzo. II pro-
cesso di apei'tura politica ed 
economica verso resterno. che 
nella primavera-estate del 
1971 segnava i primi passi. 
ha avuto sviluppi fulminei. La 
Cina popolare e entrata al-
TONU. ha ristahilito i contatti 
con gli Stati Uniti e con il 
Giappone. ha instaurato rap 
porti con decine di paesi di 
ogni genere e tipo in tutti 
e cinque i continenti. Sul pia
no interno. giunta al tcrmine 
la rivoluzione culttirale, una 
nuova profonda crisi si e ^per-
ta e drammaticamente con-
clusa al vertice dello Stato e 
del partito, con la caduta e 
la morte di Lin Piao, che 
della rivoluzione culturale era 
stato leader preminente e che 
il IX Congrcsso del PCC ave-
va designato successore del 
presidente Mao Tze-tung. 

Mini senza 
« dazibao » 

I segni esterni del corso po
litico attuale sono eviden'.issi-
mi. e chiaramente diretli a 
presentare il panorama di un 
paese che ha lasciato dictro 
di se le tensioni interne e gli 
urti del recente passato. Nun 
si leggono e non si agitano 
libretti rossi. non vi sono le 
squadre coi bracciali sugli 
angoli delle vie, i grossi di-
stintivi con l'effigie del presi 
dente, che erano sulle giacche 
di tutti. sono ora sulle giac
che di pochi. Anche i rit-at-
ti e le bianche statue di Mao 
sono drasticamente dimimmi 
di numero. e appaiono ora so
lo nei pubblici edifici. e nem-
meno in tutti. Non e stato Mao 
stesso. nella sua ultima inter-
vista a Edgar Snow, a di-
chiarare che si era ecceduto 
in eerie manifestazioni di ccul-
to». e d i e occorreva limitarle? 
L'indicazione ha trovato rapi-
da e ampin applicazione. Fat
to forse ancor piu sintomati-
co. le strade. e particolar-
mente quelle cli Scianghai. di 
ciotto mesi fa ricoperte di ma 
nifesti « a grossi cara t ten s 
scritti a mano, hanno riprcso 
oggi il loro aspetto normale. 
Sono scomparsi i tabelloni che. 
non bastando piu i muri. era 
no stati eretti appositamente 
per ospitare i dazibao, e i 
muri stessi sono stati ritinti. 
Appaiono solo manifesti stam-
pati delle municipalita e. nel-
le fabbriche. giornali murali 
e scritte in gesso indicanti o 
biettivi produttivi e impegni 
per il loro raggiungimento. 

Se sono queste le caratte-
ristiche esteriori che piii col
piscono 1'occhio del visitatore 
in vena di confronti. il dato 
politico emergente e senza 
dubbin alcuno I'orientamen-
to. il senso che i dirigent: 
cines: danno alia propria li
nea di condolta in campo in-
ternazio-iale. Alia politica e-
stera cinese occorrc-ra dedica-
re uno dei capitoli cli qui-
sta scrie di servizi. Tuttavia 
e neces^ario accennarvi fin 
dall'mizio. poichc: c,uesto indi-
rizzo di fondo influisce sia sul 
clima generale del paese sia 
sulle scelte di politica inter
na ed economica. II punto di 
rifcrimento costante. ripetuto 
esplicitamente o implicitamen 
te in ogni occasione. c il di-
chiarato timore cinese di un 
attacco dal Nord. dai confi-
ni dell'Unione Sovietica. L'ipo 
tesi. cui peraltro i sovietici 
hanno sempre fermamente ne-
gato qualsiasi elemento di fon-
datezza. appare mestruosa: ed 
p difficilissimo stabilire — lo 
hanno rilevato anche osserva-
tnri d'altre parti politiche — 
fino a che punto si tratti di 
reale convinzione e fino a che 
punto invece la reiterata de-
nuncia di questa presunta mi-
naccia sia utilizzata a fini di 
mobilitazione interna e alio 
scopo di giustificare determi 
nati. clamorosi gesti verso le 
poten7e occidentali. E non si 
puo neppure fare a meno di 
chiedersi quali tTfetti avra an 
che sui rapporti c-'no <wi -tici 
il processo generale di di.«ten-
sione in atto nei mondo Tut
tavia e indispensabile avere 
piena cnnsapevolczza che nel
la martellante propaganda ci
nese contro « 1'imperialismo e 
il social imperialismo >. e al 
secondo termine che si da og 
gi una particolare e urgente 
sottolineatura: fino al punto 
d» a w r arlottato una cautela 
estrcma nei confronti dello 
stesso problema viotnamita. al-
meno in tutto I'anno term: 
nale del conflitto. I.e diehia-
razioni che uomini politici e 
diplomatici giapponesi hanno 
attribuito a Ciu En lai. secon
do cui la Cina vedrebbe con 
favorc, nella fase attuale, il 
mantenimento di un < ombrel-
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Sulla piazza Tien An Men 

lo» atomico protettivo ame-
ricano in Giappone. e quindi 
in Asia, non sono state smen-
tite. E la missione italiana, 
diretta dal ministro Medici, ha 
trovato un clima chiaramente 
favorevole a un rafforzamen 
to non solo economico e po
litico. ma anche militare. del 
la Comunita europea occiden
tale. e cio al fine di evitare 
un disimpegno sovietico in oc-
cidente che — si afferma — 
porterebbe ad accrescere la 
pressione sui confini cinesi. 

Cosi si presenta (Unique oggi 
questo immenso paese. il pae
se piu popoloso del mondo. 
nei suo aspetto esterno, nella 
sua collocazione internaziona
le. Naturalmente L» necessir io. 
per capirne le prospettive, i 
destini. andare piu a fondo 
nei suoi meccanismi. afferrar-
ne gli sviluppi civili. econo
mic!. culturali. E ' quanto si 
e cercato di fare nei corso 
di questo viaggio. pur nei li-
miti della sua brevita — quin-
dici giorni in tutto. parte dei 
quali trascorsi nei quadro di 
una visita urficiale. coi van 
taggi ma anche con gli incon 
venienti che ne derivano. La 
cortesia degli ospiti cinesi ha 
tuttavia permesso all'inviato 
ihU'Unita e ad alcuni altri 
giornalisti. prolungando il vi-
sto di permanenza. di arr ic 
chire la messe di informa-
zioni e dati raccolti. Ho avu
to cosi modo di effettuare vi-
site e di avere colloqui in 
unita produttive e centri cultu 
rali a Pechino. a Scianghai. 
a Canton, a Hangchow. di com-
piere inchieste in fabbriche. 
comuni popolari. universita. 
scuole. asili. ospedali. di ve-
dere esposizioni e musei. cii 
assistere a spettacoli. di en-
trare in quartieri e case d'abi-
tazione. mercati. luoghi di rl 
poso. impianti pnrtuaii. Cio mi 
ha dato la possibilita sia di 
rarfronti diretti sia di nuove 
acquisizioni. 

La prima indicazione da 
t rarne. una volta di piu 6 
che il pragmatismo e lo spe-
rimcntalismo cinesi devono 
rendere guardinghi verso qual
siasi generahVzazione e so 
prattutto verso qualsiasi sem-
plificazione. La Cina e un mi 
nulo mosaico di esperienze e 
di soluzioni. e il quadro com 
plessivo va inteso molto piu 
come la somma di una mol-
teplicita estremamente com-
plessa che come una sintesi 
compatta. Le decisioni dei ver-
tici riguardano gli orientamen 
ti di massima del * modelln 
di sviluppo » e — naturalmen 
te — la politica estera. Per il 

resto. il paese u enormemen-
te sraccettato. e ogni tentati-
vo di saltare alle conclusio 
ni significa mistificare la real-
ta : come purtroppo in cosi 
larga misura e stato fatto nei 
paesi occidentali. e anche da 
noi. 

Ora. per esempio, di fron 
te aH'esaurirsi dello scontro 
politico degli anni scorsi e di 
fronte ad alcune indubbie — 
ma par/ iah e graduali — revi-
sioni susseguite alia rivolu/.'one 
culturale e alia sconfitta della 
« ultra-sinistra . e'e chi si e 
affrettato a parlare di « re 
statirazione s> o di Termidoro. 
Credo sia meglio andarci pia
no e misurare bene i ter 
mini. Innanzitutto il lungo e 
tutt 'altro che uniforme proces 
so che e andato sotto il no 
me di rivoluzione culturale 
ha avuto incidenze assai diffe 
renziate sul corpo sociale. a 
seconda dei settori e delle zo 
ne; in secondo luogo. sia le 
tendenze spontaneistiche sia 
quelle egualitaristiche sono 
state esaltate molto in occi-
dente ma viceversa in Cina 
sono sempre state tenute ai 
margini, e la dove affiorava-
no si e operato per togliere 
loro spazio e capacita di pene-
trazione; in terzo luogo. gli 
efretti pratici della rivoluzio' 
ne culturale hanno riguarda 
to soprattutto le strutture del 
partito. e anche gli svilupp: 
ulteriori vanno dunque inter 
pretati attentamente sotto que 
sto particolare angolo visuale 
Un capitolo si e chiuso. cer 
to. ma non avrebbe senso so 
stenere che esso sia sta 
to cancellato senza lasciare 
tracce. 

<•'- Una nuova 
disciplina » 

I cinesi amano le definizioni 
tripartite. La fase attuale (po 
st-rivoluzione culturale) e an 
cora quella chiamata « lotta-
critica trasformazione >. con 
l'accento posto ora sull'ultimo 
termine. I^a frase che ci si 
sente ripetere piu spesso 
quando si chiede in quale mn 
do il paese si vada riasse 
stando dopo gli ultimi a w e 
nimenti. c : «Stiamo cercan 
do una nuova disciplina ». La 
frase e significativa. sia come 
giudizio sul passato sia com^ 
proiezione nei futuro. Se ne 
comprende piu compiutamen 
te il senso nei centri pro 
duttivi e culturali. dove ap 
pare chiarissimo Io sforzo di 
contemperare la parola d'or-
dine generale che vuole * la 

politica a! posto di coman-
do » con le esigenze tecniche. 
con la ricerca della compe 
tenza. in sostanza con la spin 
ta all'intensificazione produt-
tiva. 

I sommovimenti del quin 
quennio 'GO-'TO si sono inevi-
tabilmente riflessi, da un la 
to. sulla produzione industria 
le (k' campagne sono state 
toccate in misura molto ri-
dotta) e. dall 'altro lato. sul 
funzionamento delle universi
ta Questi meccanismi sono 
stati nmessi in moto con suf 
ficiente rapidita nell'industria. 
con maggior fatica (come spie-
ghero) negli istiluti superio-
ri di istruzione. Quasi ovun-
que — almeno a giudicare 
d a i ' luoghi di j)roduzione che 
ho visitato. stabilimcnti side 
rurgici. meccanici. tessili. im
pianti portuali — i dirigenti 
e i tecnici sono restati o so
no tornati al loro posto. sul 
la base di considerazloni di 
capacita. anche se si studia 
no accorgimenti per metter-
li periodicamente in contatto 
con 1'attivita produttiva diret
ta. Diro qualcosa nei prossi-
mo articolo circa il loro trat-
tamento economico. 

L'altro elemento che balza 
agli occhi costantemente. ben 
che in forme quantitativamen 
te e qualitativamente varie. e 
la ripresa deU'egemonia del 
partito sull'insieme della so-
cieta e il conseguente sposta 
mento deU'equilibrio politico 
air interno dei comitati rivo 
luzionari. 

I comitati rivoluzionari so 
no. come si sa. gli organi sor-
ti durante la rivoluzione cul
turale per la gestione del po 
tere a tutti i Hvelli: dalle 
province alle citta. dalle fab 
briche alle comuni. dalle 
scuole ai centri commercia 
li e cosi via. Sconvolto il par
tito da profonde divisioni, e 
quindi quasi dappcrtutto inca 
pace di assicurare una direzio-
ne unitaria, i comitati rivolu
zionari si formarono sulla ba 
se della «triplice unione %: i 
quadri (quelli giudicati fedeli 
al pensiero di Mao Tze-tung). 
le masse (rappresentate da e-
sponenti scelii tra i lavoratori. 
le donne, i giovani). e Tescr 
cito popolare. Ed era in real-
ta 1'esercito. specie nei pe-
riodi di maggior confusione, 
il Tattore unificante. il ga 
rante dell'applicazione delle di-
rettive generali del presidente 
Mao. La grande ascesa di Lin 
Piao coincide con l'eslensione 
di questo ruolo deH'esercito 
popolare. sia quaie moderato 
re tra le opposte fnzioni d i e 
si scontravano sia quale ele-

Da una eollezionista poi acca 

62 opere di artisti 
donate al Museo di 

Dal nostro corrispondente 
VARSAVIA. 27. 

Da qualche settimana 62 o 
pcre di artisti itaiiani contem 
poranei - fanno parte del pa 
trimonio del Museo Naziona 
le di Wroclaw. Questo com 
plesso eostituisce, insieme 
con queilo di autori spagnoli. 
uno dei piu important! setto 
ri della collezione di Ewa 
Garztecka, la piu preziosa rol 
lezionc pnvala polacca di arte 
contemporanea straniera. Per 
donazione della proprictaria. 
ora 1'intera raccolta 6 diventa 
ta patrimonio pubblico, c co 
sti tuira il primo nucleo della 
futura sezione contemporanea 
del Museo di Wroclaw. 

Ewa Garztecka k da diver-

si anni c r i txa d'arte (le sue 
recensioni appaiono puntual-
mente su Trybuna Ludut e 
t ra gli artisti ha passato tul-
ta la vita, in pa tna come nei 
ripatuti soggiorni aU'estero. 
In Italia, come impiegata del-
l'ambasciata polacca. ha vis 
suto gli anni deH'immediato 
dopogucrra, legandasi di ami-
cizia con i piu importanti e-
sponenti dell 'ambiente cultu 
rale e artlstico e dividendone 
le esperienze c 11 travazlio in-
tollettuale. E proprio a Roma, 
con I primi «pezzi» offerti 
dagli amlcl pittori, ha comirv 
ciato a prendere forma que 
s ta collezione, cresciuta negli 
anni cd allargatasi fino a com-
prendere oltre scicento operc 

Ad ognuna di esse, precisa 

itaiiani 
Wroclaw 
la propnetaria donatnee. e le
gato un ricordo personale. un 
episodio, un momento della 
sua vita. E tut to lasieme deli-
neano a'.cuni decenni di storia I 
dell 'arte 

Tra i nomi itahani piu noti 
che figurano nei catalogo so 
no Renato Guttuso. Carla Ac 
card:. Giuseppe Santomaso. 
Giulio Turcato, Achille Periih. 
Sante Monachesi, Nino Fran 
china. Eugenio Carmi. Piero 
Dorazio. Per la sua donazione 
Ewa Garztecka e .stata insi-
gnita di una medaglia d'oro n-

.servata alle persone che mag-
"giormente si dLstinguono per 
meritl pubblici nella vita cul
turale. 

Paola Boccardo 

mento attivo che interveniva 
direttamente nei lavoro pro 
duttivo. 

La riorganizzazione del par
tito in tutte le province e sta
ta completata solo verso la 
fine del 1971. poco piu di un 
anno fa. mentre le organizza-
zioni sindacali e giovanili sono 
appena in fase di iniziale ri-
costituzione. Si e ora dinan
zi — a quanto •; dato ca 
pire — a un processo abba-
stanza rapido di riafferma-
zione del ruolo dirigente del 
partito (un partito certamente 
mutato. ma e ancora assai 
arduo stabilire in quale mi
sura e in che modo) in ogni 
ganglio della societa. Di con-
seguenza la 'presenza. anche 
numerica. deH'esercito nei co
mitati rivoluzionari appare in 
netta diminuzione, evidente-
mente in rapporto con 1'im-
missione nei comitati stes
si dei nuovi quadri emersi du
rante la rivoluzione culturale. 
I cinesi non parlano volen
tieri di questi spostamenti di 
equilibrio. Tuttavia, in con-
fronto a una approssimati-
va pariteticita t ra le tre com-
ponenti della «triplice unio
ne » riscontrata nella mia vi
sita precedente. ho notato a-
desso che i rappresentanti del-
I'esercito sono molti meno (a 
volte soltanto uno o due in co
mitati formati da decine di 
persone) o sono addirittura as-
senti. Nei contempo. nell'illu-
s t rare le funzioni e la struttu-
ra dei comitati rivoluzionari. 
i responsabili locali aggiun-
gono ora nella maggior par
te dei casi la frase: « i l co-
mitato rivoluzionario agisce in 
base alle direttive del comi-
tato di partito >, frase che un 
anno e mezzo fa non avevo 
mai sentito pronunciare. II 
presidente del comitato rivo
luzionario e quasi dappertut-
to il segretario stesso del co
mitato di partito. o comun-
que un membro del comitato 
di partito. 

J fatti 
del 1971 

Naturalmente. molti diri
genti del partito. specie ai li-
velli piu elevati. sono mili-
tari . Ma — per quel che pos
so giudicare — si tratta di un 
fatto di simbiosi. che sareb 
be errato interpretare come 
una prevalenza deH'esercito 
suH'autorita politica. La ca
duta di Lin Piao ha proba-
bilmente accentuato il feno-
meno che sto cercando di de-
finire (1). 

Sulla scomparsa di Lin Piao 
i cinesi accettano la discus-
sione. praticamente in ogni 
sede. Non solo i comunisti ma 
— si afferma — tutti i cit-
tadini cinesi sono stati infor
m a l della sua morte e del
le circostanze in cui essa sa-
rebbe avvenuta. Î e motivazio-
ni politiche addotte sono pero 
estremamente vaghe e non rie-
scono a essere soddisfacenti. 
Lin Piao. pur designato tiffi-
cialmente come successore di 
Mao. avrebbe avuto fretta. an
che perche malato. di impos-
sessarsi del potere e avreb 
be percio complottato contro 
il presidente. La prova decisi-
va del tradimento viene indi-
cata nei fatto che — secon
do la versione corrente — e-
gli avrebbe tentato di salvar-
si fuggendo in direzione del 
I'Unione Sovietica. Non si rie 
see a ottenere molto di piu. 
II discorso si chiude senza re
plica quando si prova ad al-
iargare 1'argomentazione poli 
tica. a far riferimento alle 
correnti di c ultrasinistra >. ai 
loro obiettivi e alia loro scon
fitta. Su tutto questo. alme
no finora, non sembrano es-
servi stati un'informazione e 

un orientamento di massa. Si
lenzio totale anche per quan
to concerne un altro espo-
nente di primo piano della ri
voluzione culturale ed egli pu
re stretto collaboratore di 
Mao, Chen Po-ta.La sua scom
parsa dalla scena politica non 
viene in alcun modo commen-
tata ne spiegata. Ogni inter-
pretazione dei drammatici av-
venimenti verificatisi sul fini-
re del 1971. che condussero 
alia piena affermazione poli
tica del presidente del consi-
glio Ciu En-lai, appare dun
que possibile, ma anche ar-
bitraria. alio stato delle cono-
scenze. Sarebbe a mio pa-
rere del tutto infondato pre 

senlare le cose come un con
flitto t ra una corrente anti-
sovietica e una «filosovieti-
ca > che sarebbe stata rappre-
sentata da Lin Piao e Chen 
Po-ta. Tutto l 'andamento della 
rivoluzione culturale e del IX 
Congresso del PCC smenti-
sce tesi del genere. E ' possi
bile t he i contrasti si siano 
determinati, sul piano interno. 
attorno alia piu o meno sol 
lecita esigenza di avviare un 
processo di normalizzazione e 
di porre fine alle tensioni po
litiche della rivoluzione cui 
turale; sul piano economico, 
attorno ai temi delle scelte 
produttive e delle maggiori o 
ininori incentivazioni materia 
li; sul piano internazionale. in-
fine. attorno alia prospettiva 
dell 'apertura di rapporti con 
gli Stati Uniti. Ma sull ' int i tc 
cio di questi fattori e presto 
per pronunciarsi. 

Sarii invece utile esaminare 
come si riflettono nei concre 
to della societa cinese, gli ln-
dirizzi politici generali che so
no stati tratteggiati in questo 
articolo introduttivo. 

Luca Pavolini 

(1) Non e probabilmente un 
caso che io sia stato invito-
to questa volta, a dijferen-
za della volta precedente, a 
visitare la casa di via Huan 
tzi n. 106, a Scianghai, do
ve il I luglio 1921 si tenne 
il Congresso di fondazione del 
Partito comunista cinese: con 
gresso bruscamente interrottn 
al quarto giorno, in seguitn 
alia sorpresa di un delatore 
che ando ad avvisare la po-
lizia. 1 12 congressisti — tra 
i quali Mao Tze-tung — se ne 
andarono in tempo e conchi-
sero il congresso su una har-
ca nei Lago del Sud, nello 
Szechuan. La casa del I Con
gresso e oggi un museo, do 
ve la stanza nella quale si 
tennero le r'mnioni 6 stata 
esattamente ricostituita: il 
tavolo, le dodici sedie, le do-
dici tazze di porcellana per 
il te. 
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sansoni 
scuola 
aperta 

Una biblioteca di bate per programmi di ttudio piu vari e 
pertonalizzati. 

Un modo insieme rigorono e agevole di accedere ai temi piu 
important! della cultura umanistica, tcientifica e tecnologica. 

Ogni volume un capitolo monografico autonomo per un attivo 
processo di apprendimento. 
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