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OGGI 
RISPONDE 

FORTEBRAOCIO 
UNA POVERA VITA 

«Caro Fortebracclo, so-
no una tua lettrice e mi 
capita fra le manl un "pe-
riodico mensile" intitolato 
«illustratofiat » che e cer-
tamente una pubblicazlone 
dell'azlenda torinese. Que-
sto giornale nel suo nume-
ro di febbraio pubblica 
nell'ultima paglna alcune 
lettete di lavoratorl e ce 
n'e una col titolo: "Se mia 
moglie e triste resto in 
mutua" che ml ha molto 
impressionata. Non so be
ne nemmeno io perch6 ma 
questa mi sembra una let
tera molto grave. Leggila 
e giudica tu, io mi limlto 
a mandarti il giornale e a 
segnalarti ci6 che scrive 
questo operaio, natural-
mente della Fiat. Buon la-
voro. Tua M. A. - Roma.». 

Cara M. A., la lettera che 
mi hai segnalato, pubbli-
cata dal mensile «illustra
tofiat » che vedo per la 
prima volta, ha colpito an-
che me. E' lo scritto (lo 
riferisco per i lettori) di 
un operaio meridionale, di 
Napoli, il quale si rivolge 
al direttore della rivista 
dicendo della sua lettera: 

• «E' uno scritto che serve 
a farmi sfogare un po', 
qualcosa che serve a farmi 
tenere ancora qualche spe-
ranza». Dopot questa pre-
messa egli racconta di ave-
re fatto domanda per es-
sere tras/erito a Napoli e 
la domanda «non I'han-
no accettatan. Poteva an-
che chiedere d'esser 7iian-
dato a Cassino, ma ha avu-

-to «paura di un altro ri-
fiuto ». 

Giunto a questo punto, 
I'operaio passa a descrive-
re la sua vita e qui io pre-

. ferisco riportare testual-
mente il suo scritto: « Lei 
mi dira che ce ne sono 
tanti che chiedono trasfe-
rimenti a Cassino e a Na
poli, io sono un caso par-
ticolare. Da tre anni che 

. lavoro in Fiat, un a7i7io si 
pud dire I'ho fatto di mu
tua. Lei dira: "perchi", 
forse che non ho voglia di 
lavorare? No. Le rispondo 
di no. A Napoli fio lavo-
rato giorno e notte, quan-
do avevo il lavoro (sar-
to), in vent'anni di sarto-
rie mai un giorno di festa 
per mio capriccio. Ecco 
spiegata la ragione per cui 
il piemontese non resta 
mai in mutua. Lei lo sa 
cosa significa compare in 
questo modo e lavorare 
fuori dal propria paese? 

'. No. Non pud saperlo ni lei 
',% ni- i piemontesi, perchi 
t, state nella vostra terra, 

avete la vostra famiglia, 
avete tutto. Io non ho 
niente, neanche voglia di 

' morire, quando mia mo
glie tanto sola con un 
bambino di due anni e un 
altro prossimo per la lu
ce e triste dice: noti ml 
sento bene, allora mutua. 
Mi sa dire se io al mio 
paese farei come i pie
montesi o no? La perdita 
dei soldi stando in mutua 
e enorme per me. Non ho 
ancora la macchina e non 
penso neanche lontana-
mente a farla. Si figuri 
che un mese al soldo ho 
preso la busta paga, me-
no tre mila. Se lei vedet
te dove abito, un vero 
deserto, senza negozi, ni 
niente. Uscito da lavorare 
vado a casa, poi a fare la 
spesa a Orbassano, due 
tram dalla mia abitazione. 

, Ho pure fatto domanda 
alle case 1ACP Fiat di Or
bassano, sarebbe un po' 
meno doloroso, andrebbe 
mia moglie a fare la spe
sa e si distrarrebbe anche 
un po', speriamo in bene ». 
- E qui la lettera finisce. 
L'operaio scrive ancora po-
che righe chiedendo aiu-
to, ma non sa neppure lui 
quale aiuto veramente de-
sideri. dice: apossibile se 
Dlo esiste il mondo va co-
si? » e chiude. Non cono-
sciamo il suo nome, al 
posto del quale e la con-

sueta formula: «Lettera 
Jirmata». Ed ecco la ri-
sposta del direttore della 
rivista, die si chiama San-
dro Doglio. «Se abbiavio 
capito bene, il lettore se 
tie va in mutua quando la 
moglie e triste. E la mo
glie, a quanta pare, e tri
ste un giorno su tre (sa-
bato e domenica esclusi). 
Qualcuno sa consigliare 
una strada meno dispen-
diosa (per lui e per la 
azienda) per fronteggiare 
la tristezza della moglie? 
Per il trasferimento nel 
Sud piii volte abbiamo 

fatto presente che non sono 
possibili i trasferimenti». 
£ basta. 

Questa risposta e la pro-
va che esistono stati d'ani-
mo, sentimenti, condizioni 
dello spirito, che non so
no consentiti ai lavoratori 
e alia povera gente. L'ope-' 
raio che ha scritto la let
tera sopra riportata non 
e malato, non si e ferito, 
non gli e morto nessuno. 
Non ha neppure un figlio 
infermo e la moglie a let-
to. Per il signor Doglio, 
dunque, qttell'operaio non 
ha «niente» e potrebbe 
benissimo, anzi dovrebbe, 
venire in fabbrica a lavo
rare. La sua s'olitudine, il 
suo abbandono, il suo 
struggimento non contano: 
«Non ho neanche voglia 
di morire », scrive, « se lei 
vedesse dove abito, un ve
ro deserto, senza negozi, nd 
niente» aggiunge, e il di
rettore di «illustratofiat» 
pensa che quest'uomo fa 
delle storie e gli rispon-
de con sarcasmo: «qual
cuno sa consigliare una 
strada meno dispendiosa 
(per lui e per Vazienda) 
per fronteggiare la tristez
za della moglie? ». E sul-
la moglie triste. il signor 
Doglio non si stanca di fa
re dell'ironia. 

Ma voi dovete provare 
a immaginare che una 
mattina telefonasse in uf-
ficio il presidente Agnelli 
e dicesse che non verra a 
lavorare perchi la moglie 
anon si sente-vene». Cre-
dete che il direttore di «il
lustratofiat » ct scherze-
rebbe sopra? Credete che 
egli radunerebbe nel suo 
ufficio i direttori e i 
vice direttori, e 11, tut-
ti insieme, si metterebbe-
ro a ridere alle spalle del
la signora Agnelli «che si 
sente triste » e del marito, 
il presidente, che sta a ca
sa ad assisterla? E cre
dete infine che il signor 
Doglio si rivolgerebbe agli 
astanti domandando lord, 
come fa con questo pove-
retto di Napoli, se «qual-
cuno sa consigliare una 
strada per fronteggiare la 
tristezza della moglie». 
chiamando « moglie » e non 
signora o principessa o ec-
cellenza o altezza la mo
glie di Agnelli, come chia
ma « moglie » la sposa di 
questo operaio infelice? 

Lei, egregio signor di
rettore di «illustratofiat», 
poteva ben discutere con 
I'operaio napoletano, per
chi la sua lettera e discu-
tibile, ma non aveva nes-
sun diritto di schernirlo 
per sentimenti che lei sa
rebbe pronto a comprende-
re nei padroni, se glieli 
confessassero. Lei doveva 
sentire che la lettera invia-
tale e un documento dram-
matico, addirittura stra-
ziante, proprio nella misu-
ra in cui. non denunciando 
nessun fatto preciso e, co
me dire-, traumatico, de
scrive uno squallore, una 
solitudine e una dispera-
zione, che chi ne soffre sta 
per essere indotto a non 
sentire piu come una con-
dizione provvisoria e rime-
diabile, ma come un irre-
vocabile destino. Lei, si
gnor direttore, dovrebbe 
chiedere scusa. nel prossi
mo numero della sua rivi
sta, a questo operaio che 
ha offeso. to spero per Lei 
che sappia trovare il co-
raggio di farlo. 

LIETO EVENTO 

« Caro Fortebraccio, La 
Sicilia, quotidiano fasci
sts di Catania, ci ha ieri 
offerto, accanto all'imman-
cabiie articolo di fondo di 
Enrico Mattei, il gioiello 
che allego alia presente. 
Come noterai, non e solo 
un documento di squallido 
e nauseabondo provincia-
lismo, ma qualche cosa di 
piu e io te Io affido. Per 
tua conoscenza i personag-
gi della vicenda sono i 
seguenti: Piero Corigliano. 
condirettore del quotidia
no; Gino Corigliano, capo 
della redazione romana 
dello stesso foglio. Tuo 
F.M. - Catania». 

Caro FM., lo stesso nta-
glio delta «Sicilia* mi i 
stato mandalo anche da un 
altro lettore, E. D. Come al 
solito, poichi non me ne 
date esplicita autorizza-
zione, ometto di pubblica-
re per esteso i vostri no-
mi. Ma non ha importan-
za: cib che conta & ren-
dere nolo a tuttl i lettori 
un documento che voi, te-
condo me, fate male a 
qualificare tanto severa-
mente: i soprattutto un te-
sto che fa ridere e io so
no lieto di riprodurlo an
che per farmi passare il 
« magone» che mi ha pro-
curato la prima lettera of-
feria ai lettori questa set-
timana. 

Ecco il trafiletto compar-
to su «La Sicilian del I 
febbraio. Titolo: «E' nato 
a Roma il primogenito — 
di Gino Corigliano». Te-

sto. «A Roma 6 nato un 
Corigliano. E si chiama 
Piero. Pud bastarc? Forse. 
Ma c'i di piu: Piero Cori
gliano junior si presenta 
con credenziali d'eccezione. 
Figlio di Gino e nipote di 
Piero senior, giornalisti di 
razza, vanta una mamma 
dolce, bella e gentile, un 
nonno ambasciatore e zii e 
parenti van di grande pre-
stigio, fascino e intelletto. 
Noi della a Sicilia ». colle-
ghi e discepoli dei Cori
gliano seniores. siamo in-
somma convinli: Piero 
junior sard, dovrd essere, 
un bimbo e poi un uomo-
super: bello, ricco e ma-
landrino. E siamo felici di 
questo nuovo. gioioso ar-
rivo nella grande famiglia 
del nostro giornale. E ci 
stringiamo affettuosamen-
te a Gino e Simonetta nel 
giorno piu bello della lo-
ro vita*. 

Cosi suona il festoso an-
nuncio dei Corigllano1 e io 
vi prego, can F.M. ed 
E.D., di unire ai miei i 
vostri raUegramenti, da 
estendere, altre che a tutli 
t Corigliano passati, pre-
senti e futuri, anche a. 
Enrico Mattei che e un 
xero-collega per le cinque-
cento copie che fa ogni 
giorno dei suoi scrilti, 
tutti destinali a giornali 
di signori «belli, ricchl e 
malandriniw. Gli capitas-
se mai, a questi strenui di-
fensori della democrazia, 
di scrwere anche una sola 
cartolina per i metalmec-
cantci? 

Fortebraccio 

RITORNO IN GINA 
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DI RITORNO DALLA 
CINA. febbraio. 

Ce ora qualche libro in piu, 
nelle librerie cinesi. Testi del
la letteratura classica, brevi 
romanzi di Lu lisun, qual
che raccolta di racconti 
«scritti durante la rivoluzio-
ne culturale». un romanzo 
storico con illustrazioni di ti-
po popolare «Nella Lunga 
Marcia col Presidente Mao ». 
Fatto nuovo, sono indicatj gli 
autori. Ancora diciotto mesi 
fa. l'anonimato era assoluto: 
non dico delle opere lcttera-
rie. allora del tutto assenti. 
ma dei lavori teatrali. dei bra-
ni musicali eseguiti nei con
certs non venivano segnalati 
i nomi ne degli autori ne de-
gli interprets Adesso di cia-
scuna delle quattordici brevi 
storie riunite nel libro « I se
mi », si sa chi l'ha scritta. 
E nel risvolto di copertina 
si precisa: « La maggior par
te degli autori sono giovani 
i quali hanno preso parte agli 
avvenimenti che narrano. Ben 
che essi scrivano soltanto nel 
loro tempo libero. rappresen-
tano una forza rilevante nel
la letteratura cinese contem-
poranea ». 

Ma non ci sono, nelle ve-
trine e nei banchi dei librai. 
molti altri volumi di narrati-
va. Niente comunque di lette-
rature di altri paesi, ne i clas-
sici ne i moderni. Dominano 
sempre Iargamente, come ti-
toli e come abbondanza di 
produzione, i testi marxisti e 
rivoluzionari. Di Mao Tze -
tung. oltre alia nuova edizio-
ne del « libretto rosso » (pri-
va della prefazione di Lin 
Piao). si vendono le Opere 
scelte in quattro volumi. il 
saggio sulla Dittatura della 
democrazia popolare. i Quat
tro saggi jilosojici, gli Scritti 
scelti 7nilitari. Di Marx, il 
Manifesto, Salario - prezzo -
profitto. la Critica al pro-
gramma di Gotha, la Guerra 
civile in Francia. Di Lenin. 
YImperialismo, Stato e rivo-
luzione, VEstremismo, le Due 
tattiche, Materialismo e em-
piriocriticismo. il Rinnegato 
Kautsky, la Questione nazio-
nale e coloniale. Di Stalin, le 
Questioni del leninismo, i 
Problemi economici del socia-
lismo nell'URSS (1). 

Lo studio 
delle lingue 

Ma la qualita e l'estensione 
deirin/ormaztoHe — nell'acce-
zione piu genera le del termi-
ne — mi paiono ancora assai 
limitate. Non c'e piu il mar-
tellamento delle citazioni, che 
e stato lo strumento di uni-
ficazione ideologica a livello 
elementare durante la tempe-
sta della rivoluzione cultura
le. Pero oggi neirinsieme il 
cittadino cinese ha scarse pos-
sibilita di istituire confronti. 
di vedere la realta nazionale 
e internazionale in termini 
dialettici. di approfondire au-
tonomamente le conoscenze, 
se non naturalmente quelle 
dei singoli settori della scien-
za negli istituti superiori di 
istruzione. Non vi e, dietro 
queste osservazioni. alcuna 
intenzione di trasferire mec-
canicamente in Cina prcible-
mi di tutt'altra natura esi-
stenti in altri paesi socialisti 
o nei paesi di capitalismo svi-
luppato. Tutte le questioni — 
e quelle cultural] in primo 
luogo — van no viste nel pro
prio determinato contesto sto
rico. E quando si parla della 
Cina non si pud dimenticare 
nemmeno per un attimo I'im-
mensa liberazione di energie 
culturali rappresentata dalla 
alfabetizzazione massiecia di 
un popolo di 730 milioni di 
persone. dalla promozione del
le 54 minoranze nazionalt che 
vivono nel terntorio cinese. 
dairinsegnamcnlo larghissimo 
delle lingue straniere (soprat
tutto deU'inglese) fin dalle 
classi elementari. dall'emanc:-
pazione infine di sterminate 
masse femminili. Guai a non 
tenere conlo di tutto cid. e 
anche dei prezzi sociali che 
tutto cid com porta. 

Tuttavia non si puo neppu
re non tenere conto. per va-
Iutare il « clima culturale > 
del paese. del fatto che il 
tipo di notizie diffuse (e ado-
pero anche la parol a «noti
zie * nel senso piu generate 
del termine, non Iimitandolo 
cioe alle notizie politiche e 
di cronaca) appare tuttora in 
larga misura stereotipato, uni
l a t e ra l . e per lo piu a ca-
rattere interno; per cui. no-
nostante le rapidissime aper
ture della politica internazio
nale, e forse proprio a causa 
della rapidita di tale svolta. 
i cinesi risultano nel com-
plesso poco informati sulle 
caratteristiche politiche. so
ciali. economiche, culturali e 
suite vicende dei paesi con 
i quali van no istituendo rap-
porti nuovi. 

II Gemingibao (organo del 
PCC) c un giornale a sei pa-
gine. che tira un milione e 
mezzo di copie: non moltc, 
per un paese cosi popoloso. 
E di queste copie, solo il dieci 
per cento viene venduto in 
•dicola, il resto va ptr abbo* 

II pubblico di una sala da concerii a Pechino 

namenti. Esistono poi altri 
due giornali nazionali a quat
tro facciate di stampa (il « Lu
ce quotidiana » e il « Notizia-
rio di consultazione»), oltre 
al quotidiano delle forze ayr-
mate. Nelle province e nelie 
grandi citta si stampano gli 
organi dei comitati di parti-
to locali. Si conoscono quat
tro periodici: Hongqi (« Ban-
diera rossa»). mensile teori-
co del comitato centrale del 
partito. una rivista di archeo-
logia. una di paleografia. una 
di scienze. I giornali dei sin-
dacati. delle donne. dei gio
vani. sospesi nel 19G6, non 
hanno ancora ripreso le pub-
blicazioni. Dopo l'esplosione 
di carta scritta che ha som-
merso la Cina durante gli an-

' ni della rivoluzione cultura
le. questo e forse il <r salto » 
piu grosso che si nota oggi. 
Pero, ripeto. un inizio di ar-
ticolazione deU'editoria e in 
atto: occorrera vedere i suoi 
sviluppi, e soprattutto se si 
continuera ad affidare alia 
pubblicistica unicamente com-
piti educativi e propagandi-
stici. 

Analogo il discorso sui con
tenuti dei programmi radio-
televisivi. Va pero rilevato che 
esiste una considerevole va-
rieta di programmi. La « Ra
dio centrale popolare», che 
trasmette in tutto il Paese, 
ne ha cinque: due in lingua 
pechinese (la lingua ufficiale). 
un;) n?lle lingue delle mino-
runZL* nazionali. uno per Tai
wan (Formosa) e uno per i 
cinesi d'oltremare; vi e ppi 
<t Radio Pechino» che tra
smette per l'estero. e vi sono 
stazioni tmsmittenti in tutte 
le grandi citta e in tutte le 
province (eccettuato il Tibet). 
Non si conosce esattamente 
il numero degli apparecchi 
radioriceventi funzionanti in 
Cina, grazie alia fortunata cir-
costanza che i cinesi non pa-
gano canone: si calcola che 
siano alcuni milioni. la cui 
portata e pero molttplicata 
dal vasto uso degli altopar-
lanti. specie nelle campagne. 
La televisione c invece anco
ra all'inizio. La sta zione TV 
di Pechino trasmette tre ore 
al giorno. non vi sono piu 
di centomila televisori in fun-
zione in tutto il paese. e gli 
apparecchi costano un occhio 
della testa. 400 yuan. «Non 
abbiamo ancora deciso circa 
il colore >. ci hanno detto du
rante la visita alia centrale 
televisiva: aggiungendo non 
senza malizia: «Voi italiani 
quale sistema ci oonsigliate?*. 

Un dato interessante: la cen
trale radiotelevisiva. che di-
pende direttamente dal gover-
no. non c stata toccata dal

la rivoluzione culturale. Non 
vi e stato mai costituito, cioe, 
e non vi e oggi, un comita
to rivoluzionario. Lo stesso — 
come si sa — e avvenuto nei 
ministeri centrali, dove i ten-
tativi di creare regimi assem-
bleari (famoso il caso del mi-
nistero degli Esteri) sono sta
ti energicamente controbattu-
ti. E lo stesso e avvenuto al 
Geminqibao, che dipende di
rettamente dal comitato cen
trale del partito, e dove non 
si e insediato un comitato 
rivoluzionario; e stato pero 
cambiato il direttore. 

In campo artistico vi e sta
ta una oerta estensione della 
gamma degli spettacoli, rispet-
to a un anno e mezzo fa. 
Vi e qualche nuovo balletto, 
qualche nuova produzione in 
quel particolare genere deno
minate « opera di Pechino» 
(spettacolo misto di recitazio-
ne. canto, pantomima, danza). 
qualche nuovo film. Vorrei 
spiegare che un nuovo ballet
to o una nuova « opera >, ven-
gono messi in scena nell'iden-
tico modo da tutte le compa-
gnie artistiche sia nella capi-
tale sia nelle province. Non 
solo: ma si ritrovano ripro-
dotti pari pari, per esempio. 
anche nelle rappresentazioni 
che i ragazzi delle scuole dan-
no spesso in onore degli ospi-
ti: secondo un metodo ripe-
titivo che e caratteristico del 
teatro cinese (e di tutta l'arte 
cinese, del resto). 

Recupero 
della tradizione 

Le forme espressive di tut
ti questi spettacoli restano so-
stanzialmente quelle tradizio-
nali. ma i gesti e le infles-
sioni vocali vengono applica-
ti a storie di contenuto ri
voluzionario, in genere a rie-
vocazioni della guerra contro 
il Giappone. della lotta con
tro il Kuomintang. della guer
ra di Corea. Si costata anche 
qui una valorizzazione delle 
manifestazioni artistiche del
le minoranze nazionali cinesi. 
mentre film e musiche di pae
si stranieri sono limitati al-
meno per ora aH'AIbania. alia 

Corea e alia Romania. Un pub
blico foltissimo. attento. parte-
cipe riempie regolarmente le 
sale dei teatri. dei cinema, dei 
concerti. , 

Vi sono sintomi evidenti di 
una ripresa d'attenzione ver
so l'antico. I palazzi imperia-
li della < citta proibita » a Pe
chino, che ero stato tra i pri-
mi stranieri a poter rivisita-
re nel 1971. sono oggi com-

pletamente restaurati e aperti 
al pubblico. E vi e a Pechino 
una bellissima esposizione dei 
recenti reperti di scavi e ri-
cerche archeologiche. Dice il 
catalogo della mostra: «Du
rante la grande rivoluzione 
culturale proletaria. i Iavora-
tori archeologi. con l'aiuto 
degli operai, dei contadini e 
dei soldati. hanno dissotter-
rato e restaurato un gran nu
mero di oggetti antichi ». Non 
e privo di significato che si 
tenga oggi a collegare il re
cupero e la cura per le anti-
chita cinesi a quella rivolu
zione culturale durante la qua
le non erano mancate mani
festazioni (peraltro condanna-
te) di disprezzo per le tra-
dizioni artistiche e perfino di 
iconoclastia. 
» Un recupero della tradizio
ne e d'altra parte evidente 
in molti campi. La grande 
Mostra dell'artigianato nella 
capitale ne e testimonianza 
eloquente: stoffe, arazzi, mo 
saici. statuine dei piu diver-
si materiali. oggetti d'ogni ge
nere presentano, accanto a 
soggetti di carattere rivoluzio
nario, a esaltazioni del lavo
ro, ad avvenimenti bellici e 
patriottici, anche i soggetti ci
nesi classici, i paesaggi. gli 
animali. i fiori. le fogge e i 
modi di vita d'un tempo. Si 
va — come accade in que
sto tipo di produzioni — dal
le piu straordinarie raffina-
tezze di gusto e dalle piu am-
mirevoli delicatezze di esecu-
zione fino al kitsch piu orri-
do e sfrenato; ma non e que
sto 1'importante. Interessa tro
vare qui il riflesso d'un de
terminato clima culturale (e 
dunque anche politico). 

Ma i problemi centrali del
la vita della cultura occorre 
rintracciarli negli istituti su
periori di istruzione. Gli scon-
tri e le innovazioni degli anni 
scorsi hanno lasciato qui trac-
ce particolarmente profonde. 
Che cosa vi e di cambiato? 
Quali questioni sono aperte 
oggi e come si cerca di af-
frontarle? Vediamo in con-
creto. 

L' universita Fu Tan di 
Scianghai e una delle due del
la a'tta in cui coesistano le 
discipline umanistiche e scien-
tifiche: sei facolta del primo 
tipo (letteratura cinese, sto-
ria e filosofia. giornalismo, 
scienze politidie. economia. 
lingue estere). sette del se
condo (fisica. chimica. mate-
matica. biologia. fisica nuclea-
re. ottica, genetica). Prima 
della rivoluzione culturale era 
arrivata ad avere 6500 studen-
ti. oggi ce ne sono 1776. Bal-
za subito agli occhi che il 
loro numero e ancora molto 

basso, benche l'universita sia 
stata riaperta ormai da piu 
di due anni dopo quattro anni 
di pratica inattivita. Tanto piu 
che il personale dell'universi-
ta. insegnante e non insegnan-
te. e di circa 2750 persone: 
per la precisione. 151 profes-
sori di prima e di seconda 
classe, 292 altri docenti (noi 
li chiameremmo «incaricati»). 
1331 assistenti, 1.000 tra impie-
gati. bidelli e altri addetti. 

Una fuse 
di ricerca 

II problema e molto serio, 
perdie evidentemente la Cina 
ha sempre piu urgente biso-
gno, e in tutti i campi, di 

, personale di alta qualifica cul
turale. Gli esponenti del co
mitato rivoluzionario e i pro-
fessori con i quali ho parla-
to (uno e un biologo di fama 
internazionale. che e stato ne
gli Stati Uniti e anche in Ita
lia. a Napoli, e conosce qual
che parola della nostra lin
gua) spiegano che si e in 
fase sperimentale da piu pun-
ti di vista. 

Innanzitutto le iscrizioni. Si 
accede all'universita o diretta
mente dalle medie superiori 
o per scelta tra i giovani che, 
dopo le medie inferiori, han
no trascorso due o tre anni 
in fabbrica. o nelle campagne. 
o nell'esercito. Le richieste di 
accesso all'universita vengono 
prima vagliate dai collettivi 
delle unita produttive o dei 
reparti militari. sulla base del
le qualita politiche e intellet-
tuali del candidato, quindi esa-
minate ed eventualmente ap-
poggiate dai rispettivi dirigen-
ti. infine trasmesse alle uni
versita dove viene effettuato 
un esame di ammissione. Ine-
vitabili problemi sono sorti a 
causa del differente livello di 
preparazione di base di colo-
ro che non hanno compiuto 
le medie superiori. Si tenta 
ora di rimediarvj mediante 
corsi integrativi di sei mesi. 
ma la questione e comples-
sa. Gli student! ammessi ven
gono ospitati gratuitamente 
nell'universita. anzi ricevono 
un salario mensile di 19.50 
yuan. 

Secondo terreno di speri-
mentazione e la durata dei 
corsi. Prima erano in genere 
di cinque anni. oggi sono di 
tre in tutte le facolta. Se ne 
comprende il motivo. che e I 
la necessity di recuperare ra- ' 
pidamente una mtera genera- ' 
zione di laureati. ma gli inse-
gnanrj stessi esprimono dub-
bi circa la possibility di man-
tenere corsi cosi brevi. alme-

Dopo il risvegHo nel •« Mare della Serenita* 

II Lunakhod al lavoro 
Undici ore di intensa attivita - Le fotografie di un cratere e le misurazioni 
del magnetismo delle rocce - La notte lunare ha raggiunto i 183° sotto zero 

MOSCA, 10 
Riprendendo I'esplorazione 

dei crateri del «Mare della 
Serenity.», dopo il risveglio 
dal letargo della « notte luna
re* il Lunakhod sovietko ha 
compiuto misurazioni di pre
cisione del magnetismo delle 
rocce di un cratere della Luna. 
percorrendo nello spazio di 
undici ore 364 metri e cam-
biando 120 volte di direzione. 

Secondo quanto riferisce un 
comunicato dlffuso daH'agen-
zia Toss, il semovente lunare e 
andato piu volte avanti e In
die tro lungo le pendici e sulla 
crwta del crater*, aUootanaa-

dosene fino a trenta-quaranta 
metii e poi tornando indietro. 
II complesso strumento si e 
mosso sempre lungo linee per
pend icolari tra loro in modo 
«da garantlre la massima e-
sattezza delle rilevazloni su] 
magnetismo e stud i are nel mo
do piu completo le proprieta 
Msiche e meccaniche nonche la 
composizione chimica del suo-
10 lunare nella zona esplora-
ta». 

L'agenzia ufficiale sovietlca 
aggiunge che, oltre a studlare 
11 cratere e le rocce delle vlcl-
nanze per mezzo degli stru-
mantl di bordo, U Lunakhod 

ha ripreso una serie di foto-
grafie panoramiche della zo
na esplorata. La «seduta di 
lavoro» svoltasi ieri e durata 
complessivamente undici ore. 
Un'altra e prevista per oggi. 

H «Lunamobile» sovietlco 
si era «svegliato » 1'8 febbraio 
scorso, dopo aver trascorso im
mobile la sua prima lunga 
notte lunare, superata senza 
danni nonostante la tempera-
tura sia scesa al livello re
cord di 183 gradi sotto zero. 

Nel gtornl immediatamente 
successlvl al suo arrlvo nel 
tcMare della Serenita» 11 Lu
nakhod arava g l i ptreorto 

circa 1.200 metri. portandosi 
dal punto deiratterraggio fino 
alle vicmanze del cratere di 
cui ha intrapreso lo studio. 
- II predeoessore dell'attuale 
Lunakhod, deposto nel « Mare 
delle Pioggew il 17 novembre 
1970. era rimasto in funzione 
fino al 4 ottobre dell'anno suc
cess! vo, superando dieci volte 
consecutive le difficili condi
zioni ambientall della notte lu
nare e percorrendo complessi
vamente dieci chllometrl e 
mezzo. 

11 Lunakhod si trova sul no
stro satellite dal 19 gennaio 

no per alcune facolta. L'orien-
tamento e comunque per una 
riduzione della durata rispet-
to alle vecchie consuetudini. 

Infine. i contenuti dell'inse
gnamento. L'accento viene 
sempre fortemente posto sul 
legame costante tra teoria 
e pratica, sulla esigenza di 
verificare continuamente cio 
che viene appreso sulla real
ta sociale e produttiva. L'uni
versita ha percio tre offici-
ne nella propria area (elet-
tronica ed elettricita; chimica 
e petrolehimica; ottica), e in 
contatto con un centinaio • di 
fabbriche, comuni. istituti di 
ricerca, invia continuamente i 
propri allievi e i propri in-
segnanti a far pratica diret-
ta: professori e studenti di 
biologia, ad esempio, vanno 
in campagna a studiare la se-
lezione delle sementi: profes
sori e studenti di letteratu
ra e di storia vanno nei luo-
ghi che hanno rapporlo con 
i rispettivi corsi. A questo 
contatto con il concreto vie
ne attribuito un fondamenta-
le valore educativo. nel senso 
di evitare ogni chiusura nel
la astrazione e nella torre 
d'avorio elitaria. Devo agglun-
gere. perche cosi mi e stato 
esplicitamente detto e con-
fermato. che tutti gli Jnse-
gnanti i quali durante la ri
voluzione culturale °rano sta
ti inviati nei luoghi di pro
duzione hanno ripreso il loro 
posto nell'universita Fu Tan. 

Non dissimili il quadro <• 
la problematica all'istituto me
dico superiore Tsu Sen dl 
Canton. II legame teoria-pra-
tica e qui realizzato diretta
mente grazie alia presenza, 
accanto alle aule e ai labo-
ratori universitari. di due 
ospedali generici. uno cncolo-
gico. uno ocullstico e di un 
ambulatorio. per un comples
so di oltre duemila letti. Gli 
studenti sono milletrecento, il 
corso e stato abbreviato da 
sei a tre anni. Si assicura 
che Io sfoltimento dei pro
grammi eccessivamente cari-
chi di nozioni superflue o co
munque marginali, e il conti-
nuo rapporto con l'attivita 
pratica sia negli ospedali sia 
nelle comuni contadine con-
sente senza danno un cosi 
drastico ' ridimensionamento. 
che dovrebbe consentire di 
arrivare alia laurca in medici-
na a giovani di 20 o 21 anni. 
Ma il problema principale — 
si insiste — e quello del-
l'urgente fabbisogno di me
dia 

Anche qui gli studenti pro-
vengono o dalle medie supe
riori o da due o tre anni 
irascorsi in produzione dopo 
le medie inferiori; anche qui 
vi sono prove di ammissione 
fondate sulle capacita politi
che e intellettuali; e anche 
qui si e reso necessario in-
trodurre corsi integrativi di 
sei mesi per gli operai, 1 
contadini. i soldati che non 
hanno frequentato le medie 
superiori. Si sottolinea, come 
sempre, il carattere sperimen
tale dell'assetto attuale, spe
cie per i me tod i di insegna-
mento e per gli esami: i quali 
sono stati ripristinati, ma cer-
cando di togliere loro il ca
rattere nozionistico e c a tra-
bocchetto >. Si preferisce in-
formare prima l'allievo dei 
punti del programma sui 
quali sara interrogate. 

Ma il dato su cui si batte 
di piu e l'integrazione tra la 
medicina tradizionale cinese 
e la moderna medicina di ti
po occidentale. Una delle col-
pe che viene imputata a Liu 
Sciao-ci e di avere cercato di 
liquidare o di mettere in sot-
topdla* i matodi dl Urapla 

tradizionale. Oggi sono torna-
te in onore le erbe medlsl-
nali e si da grande spaaio 
all'agopuntura sia a scopo cu-
rativo sia a scopo anesteti-
co (2). II vecchio e il nuovo, 
insomma, coeslstono e al oom-
pletanu. 

Le universita, neirinsieme. 
( mi paiono il settore della 
lsocieta in cui i problemi so
no oggi maggiormente aperti 
p in cui si & in piena fase di 
ricerca. Alcune acqulsizioni 
[deologiche della rivoluzione 
iulturale restano alia base 
jei metodi di insegnamento 

el anche di cernita degli stu
denti, ma ci6 determina alcuni 
souilibri di non facile solu-
zipne. E' probabilmente pre
sto per dare una valutazio-
nd definitiva, dato il lungo p«-
riodo di stasi e la lente/ia 
con cui gli istituti vanno ri
prendendo l'attivita. I cinesi, 
de^ resto, non nascondono la 
complessita di questioni che 
toccano 1? prospettive della 
selozione e della formazionp 
dei itecnici, degli ingegneri, dei 
medici. dei docenti in un cosi 
immenso e differenziato pae 
se. | Essi appaiono comunque 
determinati a realizzare nel
la maggior misura possibile 
un interscambio di esperien-
ze e di contatti tra il mon
do dello studio e il mondo 
del lavoro, non ponendo pe-
rd problemi di identificaiio-
ne tra lavoro manuale e la
voro intellettuale. che nella 
fase attuale di sviluppo della 
societa sarebbe una astrazio
ne praticamente e teoricamen-
te improponibile. 

Luca Pavollni 

(J) I quattro ritratti di 
Marx, Engels, Lenin e Stalin 
— nell'iconografia ormai con-
solidata — campeggiano in 
tutte le sale pubbliche, negli 
uffici, ecc. di fronte a quel-

' lo di Mao. Sul significato 
prevalentemente polemico del
la presenza del ritratto di 
Stalin, mi pare non possano 
esservi dubbi. Devo dire pe
ro che, durante la visita agli 
studi radiotelevisivi, quando e 
stato chiesto se stessero pre-
parando qualche speciale pro
gramma rievocativo in vista 
del prossimo ventesimo anni-
versario della morte di Sta
lin, ci hanno risposto di no, 
cite non si erano posti il pro
blema, 

(2) L'agopuntura a fini di 
anestesia e stata introdotta in 
Cina da quindici anni. Ho 
assistito a un'operazione per 
I'asportazione di un tumore 
ovarico a una donna di tren-
t'anni. Le sono stati introdotti 
sei aghi, due ai fianchi, due 
sugli stinchi, uno alia radice 
del naso, uno tra il naso e la 
bocca. I primi quattro sono 
stati collegati a una pila elct-
trica, gli altri due sono sta
ti trattaii a mono durante 
V intervento. L' operazione t 
durata 36 minuti, dalla prima 
incisione all'ultima sutura. La 
donna 6 sempre rimasta per-
fettamente sveglia, parlava 
con gli assistenti, ha fatto un 
gesto di sorpresa quando le 
e stato mostrato il grosso tu
more appena asportato, e al 
termine dell'operazione si e 
trasferita da si dal lettino 
operatorio alia barella, e ha ri-
volto un saluto e un sorriso 
al piccolo pubblico presente: 
qualche studente, un gruppo 
di agronomi finlandest. Enzo 
Bettiza ed io. L'abbiamo vi-
sitata subito dopo, ha dichia-
rato di essere stata in ogni 
istante consapevole di quanto 
le andavano facendo ma iti 
non aver sentito assolutamen-
te niente. 
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