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Impietosa ed emblematica autobiografia di un glovane speclalista in medkina 

II bastone di primario 
«La malacarita»racconta la carriera di un medico che perviene al successo profes
sional in virtu della organizzazione baronale e di potere che sfrutta, controlla e 
orienta le strutture mediche del nostro Paese • A colloquio con I'autore, il professor 
Eugenio Travaini, primario fisiatra del Centro per motulesi dell'ospedale di Legnano 

II figlio di un cnlzolaio (die 
per arrotondare le entrate fa 
anche la guardia notturna) e 
di un'e.v operaia di filanda 
rtiventa medico e percorre ra-
pidamente le tappe della car
riera: assistente, aiuto (vice 
primario), libero docente (il 
diritto al titolo di professore 
t> all'insegnamento universita-
no), primario a 37 anni. Do-
vrebbe essere la classica «fa-
vola bella i>, la dimostrazione 
lampante die in una societa 
divisa in classi che ha stoffa e 
buona volonta pud raggiunge-
ie, anclie se povero, gli stes-
si o piu anibiti traguardi dei 
ncchi, la conferma dello slo
gan di Napolcone: « Ogni sol-
(lato ha nello zaino il basto
ne di mareseiallo ». 

E invece la «favola bel
la » di Eugenio Travaini, di 
4'A anni, lombardo di Para-
biago in provincia di Milano, 
libero docente in (isiochinesi-
terapia, specialista in ortope-
dia e traumatologia, primario 
fisiatra del Centro per mo
tulesi dell'ospedale di Legna
no e diventata La Malacarita, 
nn acre libro di 250 pagine 
edito da Kizzoli. gia giunto 
alia terza ednione. 

II privilegio 
ha Malacarita e un roman-

zo autobiografico i cui per-
sonaggi, avvorte una nota, 
<. sono immaginari e ogni ras-
somiglianza con persone rea-
li, viventi o morte e pura-
inente casuale i». La rassonii-
ghanza sara «casuale» ma 
impressionanle. sono « eroi ti-
pici» disegnati con molta in-
cisivita da uno che conosce 
bene persone, situazioni 

II romanzo narra la vicen-
da di un giovane medico che 
riesce a forzare il blocco di 
classe, del censo. ad arriva-
re al culmine della carriera 
in un mondo dove riecheggia, 
agghiacciante nella sua spie-
tata nostalgia per il privile
gio di casta, l'eco dell'anti-
ca divisione fra « uomini» e 
«. cittadini» nella constatazio-
ne di un « barone »: « La cri-
si della medicina nasce dal 
fatto che tuo nonno, tuo pa
dre, come il mio, facevano 
gia i medici! Oggi lu vedi il 
figlio di un salumiere o di un 
meccanico che si iscrive a 
medicina! >• 

Per una delle tante mano-
vre fra primari. il protagoni-
sta. che lavora nel reparto 
di traumatologia, viene «scam-
biato > con un MIO collega e 
finisce alle dipendenze del di-
rettore sanitario dell'ospedale 
che e anche primario del 
Centro di cura degli invalidi 
del lavoro. Questi, il Conte 
del romanzo, si serve del gio-
\ane medico per raggiungere 
due obiettivi: dimostrare il 
suo potere. facendogli com-
piere una rapida carriera: ot-
tenerne in cambio un lavoro 
duro, una dedizione assoluta, 
che gli permetta di fare il 
primario di nome, «giustifi-
cando cosi le percentuali che 
prende a fine mese». 

La travolgente cavalcata 
del protagonista si svolge con 
lit regolarita fissata dal Con
te: la specialita in fisiotera-
pia conseguita a Bologna O&la 
.solita storia tutta da ridere: 
"Ah lei e con Conte. bene, 
bene, bene!"-*); il concorso 
di aiuto fatto sfruttando il 
momento favorevole: «II tale 
— e mi fa il nome di un cat-
tcdratico ben noto — e fuori 
causa per una frattura al col-
lo del fcmore, ad andar be
ne tutto tre mesi di letto: co-
si io farei mettere in com-
missione il tal altro — suo 
buon amico e compacsano — 
e andiamo sicuri»; la libera 
docenza (d'esame a Roma, fi
ne marzo, un'altra scivolata 
.«-u! velluto " All. lei 6 l'aiuto 
del professor Conte " > gli di-
cono con aria di rispetto i 
t-ommissari*. rautore. a que-
sto proposlto, dice di essersi 
t'-altato male perche, in ef-
fotti. ha al suo attivo una 
.••fttantina di pubblicazioni 
scientifiche. 

Intanto il proteUo sgobba. 
fa andare avanti il Centro da 
solo. 

La nonnina 
E tutto avviene nell'alluci-

nante ambiente ospedaliero: 
< L'ospedale c un'industria. 
non lazzaretto. opera pia. pa
lestra di carita. iuogo di e-
spiazione c ballc simili: una 
robusta e solida industria. una 
fonte di guadagno>. Un'indu
stria dove le lievi ustioni di 
un solvente (e cioe di un ri-
coverato che paga in pro-
prio) diventano una preziosa 
fonte di guadagno da coltiva-
re amorevolmente con quoti-
chane avvilenti pantomine: 
dove un primario che vuole 
arricchire la sua casistica o-
peratoria pianta chiodi nel fc
more anche alia vecchietta 
che. supplichevole, implora: 
< Alia mia eta mettermi un 
ferro dentro. lasciatemi cosi! > 
(ma la casistica ha le sue fer-
ree esigenze e la nonnina mo-
rira due giomi dopo l'inter-
\ento per collasso cardiaco): 
dove un radiologo diventa pri
mario perche papa e ricco e 

puo permettersi di comprare 
apparecchi nuovi e regalarli 
all'ospedale e dice: «Io ven-
do raggi, piu ne vendo e piu 
soldi per me e per i miei col
laborator!! ». 

Eugenio Travaini, che as-
somiglia in modo impressio. 
nante al giornalista televisivo 
Gustavo Selva, ha scritto in-
dubbiamente un libro destinato 
a colpire nel segno perche 
le vicende narrate sono esem-
plari di un sistema di mec-
canismi, di vergognosi feno-
meni le cui dimensioni vanno 
bene al di la dell'esperienza 
personale che e alia base del 
suo romanzo. E questa denun-
cia rappresenta indubbiamen-
te 1'aspetto positivo de La 
Malacarita; accanto al qua
le ci sono pero da registra-
re il grosso limite della man-
cata individuazione delle cau
se che fanno degli ospedali 
un'industria e degli ingranag-
gi che macinano il medico 
nella corsa al potere e un 
proclamato disimpegno politi
co e sindacale che introduce 
nella denuncia, pur cosi spie-
tata ed eflicacc. una pesante 
nota di qualunquismo. E', 
questo, il primo rilievo che 
viene in mente e che faccio 
al prof. Travaini, in un in-
contro al Centro di rieduca-
zione motoria e funzionale e 
di riabilitazione per motulesi. 
«II suo romanzo, professore. 
e senza dubbio coraggioso, ma 
rischia di diventare solo uno 
sfogo perche non c'e una pa-
rola sulle cause che produ-
cono le situazioni che lei ha 
descritto. C'e, insomnia, del 
qualunquismo ». 

«Caso mai un qualunqui
smo produttivo* replica Tra
vaini che aggiunge: «Non e 
nemmeno vero che abbia fat
to di ogni erba un fascio; 
io ho fiducia nei medici gio-
vani. non in quelli che si riem-
piono la bocca della parola 
"missione" e concepiscono la 
medicina come un affare che 
deve fruttare il piu possibile. 
Io credo in una medicina a 
misura dell'uomo basata su 
un diverso rapporto medico-
malato ». 

II prof. Travaini e uno dei 
non molti primari che hanno 
scelto il «tempo pieno». e 
cioe di lavorare solo in ospe-
dale. « Non si sente impiegatiz-
zato per questo suo rapporto? 
L'impiegatizzazione e lo spet-
tro che agitano i conservato-
ri per coprire la loro volonta 
di lasciar andare le cose co
me sono ». « Non mi sento per 
nulla impiegatizzato ad esse
re un primario a tempo pie-
no. Caso mai posso sentirmi 
a disagio, in difficolta quando 
non riesco a risolvere i pro-
mi che mi si presentano e 
non per il fatto di ricevere 
uno stipendio alia fine del 
mese •». 

«11 famoso rapporto di fi
ducia tra il medico e il mala-
to, un altro degli argomenti 
invocati dai sostenitori ad ol-
tranza della libera professione, 
come viene risolto? ». 

«II rapporto di fiducia al
l'ospedale, e anche fuori. na-. 
see da come ci si comport a. 
Per esempio dare del "tu" al 
paziente rappresenta iin'inam-
missibile forma di violenza. I 
nialati, specie quelli che so
no qui al Centro, sono gente 
che ha gia pagato due volte, 
con il lavoro, la fatica e a-
desso con la sofferenza e che 
continuera a pagare con la 
umiliazione di sentirsi diver-
si dagli altri per le mutila-
zioni. E* gente che merita il 
massimo rispetto, anche per
che in questo posto di dolore 
ho visto esempi di generosi-
ta, di bonta d'animo che sem-
brano incredibili >. 

Anche in questo caso. pero, 
appaiono evidenti i limiti di 
una concezione che fa piu 
leva sui sentimenti che sulla 
analisi delle cause. Infatti e-
salta la straordinaria com-
prensione di operai rimasti 
mutilati per errori, disatten-
zioni dei loro compagni di 
lavoro (casi che indubbiamen-
te esistono), mentre. anche 
nel romanzo, non fa alcun ri-
ferimento alle terribili condi-
zioni di lavoro nelle fabbri-
che che producono, oltre che 
morti. anche tanti feriti, mu
tilati e invalidi. 

Dura sfrada 
Nel Centro (cento posti-let-

to per soli uomini e un am-
bulatorio) i ricoverati (1*80 
per cento infurtunati sul la
voro) stanno faticosamente 
percorrendo la dura strada 
della riabilitazione. la terza 
fase di ogni medicina die si 
rispetti, dopo la prevenzione 
e la cura. Uomini anziani dal 
passo incerto camminano da-
vanti agli specchi su tre stri-
scc di panno che comportano 
diversi gradi di difficolta, al
tri vengono sottoposti alia 
marconiterapia, molti altri al-
l'ergoterapia. 

Nel Centro c'e un impres-
sionante campionario di feri-
te, quasi tutte riportate nel
la guerra del prolitto: si cer-
ca di recuperare questi muti
lati. questi invalidi ai quali 
la societa riserva. soprattut-
to. un distintivo ed una re-
torica abbondante. 

< Ma quando saranno fuori 
di qui, quando dovranno la
vorare e vivere, come fa-
ranno? •» chiedo al prof- Tra
vaini che dice: « Mi aspetta-
vo questa domanda ». Poi al-
larga le braccia, in un gesto 
di impotenza che riassume 
simbolicamente il senso della 
sua denuncia, una denuncia 
amara e clamorosa che pero 
si arresta al cancello dello 
ospedale, un'isola dove il do
lore diventa un'industria. Ma 
la Malacarita affonda le sue 
radici altrove. in una socie
ta davanti alia quale non si 
possono allargare le braccia 
con rassegnazione. 

Ennio Elena 

Gli antichi e recenti cimeli della lunga lotta per Pindipendenza 

HANOI: NEL MUSEO 
DELLA RIVOLUZIONE 

A colloquio col direttore del museo che comandava un battaglione a Dien Bien Phu • Tutto il materiale evacuato per 
sottrarlo alia distruzione dei bombardamenti americani - Mostre ambulanti tra la popolazione e le unita dell'esercito 

DALL'INVIATO 
HANOI, luglio 

Un vecchio palazzo a jorma 
di Jerro di cavallo, sede delle 
doganc di Indocina al tempo 
della colonizzazione, situato di 
jronte alia diga del Fiume 
Rosso, c ora il viuseo della 
Rivoluziotw. It suo direttore 
e, della rivoltizione, un prota-
gonista prima die un custode 
attento e preciso: a Dien Bien 
Phu comandava un battaglione 
Ci riceve sorridente e si infor-
ma dell'Italia, della situazio-
ne politico. «II nostro presi-
dente Ho Ci Min ha visitato 
Vltalia nel 1928, ma 7ioi qui 
non abbiamo tracce del suo 
passaggio nel vostro Paese, 
chissd se qualcosa pud essere 
ritrovato ». Gli parlo della in-
tervista a Nguyen Ai Quae 
pubblicata nell'Unita del 15 
marzo del 1924 c, con gli oc-
chi vivi di curiosita,' mi ri-
sponde che a Mosca nel pe-
riodo del 5> congresso deli1n-
ternazionale lo « zio Ho » divi-
deva la sua stanza all'albergo 
con un compagno italiano, 
Germanetto. 

Descrivere in dettaglio tut
te le sale del museo, tutti gli 
oggetti raccolti, sarebbe come 
scrivere una storia di secoli. 
La raccolta e iniziata nel 1959 
ed ancora non e finita. 11 di
rettore spiega: « Quel che vc-
dete qui non e che una parte 
di quanto possediamo; in mol
ti casi si tratta di copie perche 
gli originali sono troppo pre-
ziosi per essere esposli, E' il 
caso, per esempio, della ban-
diera della brigata partigiana 
che fu donata da una delega-
zione del PCI >>. 

II museo del rcsto ha su-
bito le ticissitudini di ogni 
istituzione della RDV durante 
le aggressioni aercc americane 
c tutto il materiale e stato c-
tacuato. Si organizzavano mo
stre ambulanti che seguivano 
la popolazione nelle zone e-
vacuate o le unita dell'eser
cito. E' soltanto da poco tem
po che le collezioni sono sta
te riorganizzate e che le sale 
sono state riaperte al pubbli-
co. Gli orari sono studiati in 
modo da permettere le visite 
di operai. Dal 1959 ad oggi i 
visitatori sono stati piii di tre 
milioni, provenient't, oltre che 
dal Vietnam, da 97 Paesi di
versi. 

La prima sala del museo d 
quella dedicata alia tradizione 
di resistenza contro gli inva-
sori, alia lunga storia della 
jormazione della nazione viet-
namita: c'e il ritratto delle 
celebn eroine. le sorelle 
Trung, e il grande tamburo di 
guerra in bronzo. Si vedono 
anche alcuni pall appuntiti e 
corrosi dal tempo. «E' con 
questi pali — spiega il diret
tore — che una enorme flotta 
mongola t stata distrutta nel 
XIII secolo. II letto della focc 
del fiume Rosso era stato tut
to cosparso dt questi pali in-
visibtli e innocui nell'alta ma-
rea. Le navi mongole. molto 
pesanti. cercavano di insegui-
re le imbarcazioni leggere dei 
vietnamiti. Sopravvenuta la 
bassa marea i pali hanno let-
teralmente sventrato le imbar-

Ho Chi Minh nel 1951, al lavoro in una grotta di Cao Bang durante la resistenza 
t i tolo: Ho Chi Minh nel 1924, all'epoca della sua partecipazione al 5° Congresso 

contro il colonialismo francese. Nella foto accanto al 
dell'lnternazionale Comunista. 

cazioni degli invasori. men
tre quelle dei vietnamiti riu-
scivano a passare tra un palo 
e Valtro ». 

E' dunque un precedente 
dell'astuzia guerriera dei viet
namiti che in queste sale viene 
ricordato. Intelligenza ed astu-
zia sono le doti ctieisi mani-
Jcsteranno in tutti i campi, du
rante gli anni piit duri delta 
repressione coloniale, per te-
nere viva la fiamma della lot
ta contro il colonialismo fran
cese. Si vedono in una sala 
due pietre tombali. Serviva-
no come pietre litografiche 
per stampare i rudimentali 
giornalettt clandestini che tan-
ta importanza hanno avuto 
nella preparazione della lotta 
di liberazione e nella jorma
zione di un solido partito co
munista. Ecco anche le carte 
della « imposta personale » che 
ogni vielnamita doveva allora 
portare con se per dimostrare 
ad ogni momento at funziona-
ri coloniali di essere in rego-
la con le tasse; sono carte a-
bilmenle falsificate e distribui-
te dal Vietmin alia popolazio
ne. 

Ed ancora il museo riflette 
le mille forme cospirative e 
di massa utilizzate dai comu-
nisti vietnamiti per organiz-
zare la popolazione ed essere 
presenti tra le masse. L'or-
ganizzazione dei corpi volon-
tari dei pompieri, Vutilizzazio-
ne dei funerali come occasio-
ni di raduno politico, le as-
sociazioni per la lotta contro 
I'analfabetismo c per la dtffu-
sione della lingua vietnami-
ta... fotografie, test, oggetti 
stanno raccolti nelle vetrine a 
testimonianza di questa attivi-
ta clandestina. 

Nel 185S i francesi sbarcan-
do a Taurane, I'attuale Da 
Nang, iniziano la colonizza
zione del Paese: nello stesso 
anno inizia la resistenza, nel
la forma di una insurrezione 
contadina e della opposizione 
degli intellettuali. E' allora 
che alcuni mandarini lasciano 
I'amministrazione impertale 
che ha ceduto al colonialismo 
per « andare verso il popolo ». 
Uno di questi e il padre di 
Ho Ci Min. 

Di questo intrecciarsi con-
tinuo di lotte popolari e insur-

I PROBLEMI DELL'AGRICOLTURA NELLA VICINA REPUBBLICA SOCIALISTA 

II grano della Jugoslavia 
I piu olti indici di produzione nelle aziende sociali e nei kombinat aufogestiti che lavorano solo un milione e mezzo di ettari di 
terra su undici milioni complessivi - Aperto un significativo dibattito sulla politico agricola nel governo federate e neile Regioni 

DAL CORRISPONDENTE 
BELGRADO, lualio 

In Voivodina, nella grande 
pianura al nord est della Ju
goslavia, il raccolto del grano 
da una media di 38 quintal i 
per ettaro. che e tra le piu 
alte europee (la media italia-
na, ad esempio, e di 26 quin-
tali per ettaro). Non e solo 
questione di naturale fertili-
ta del terreno: qui e concen-
trata la gran parte dei kom
binat agricolo-industrialt. che 
dispongono di superfici di de-
cine di migliaa di ettari ra-
zionalmente coltivati, di centi-
naia di t rat tori e di moderne 
ed adeguate dotazioni di mac-
chine (compresi gli aereO, di 
sementi selezionate, di conci-
mi chimici, di schiere di agro-
tecnici. Anche nelle alt re re
gioni jugoslave. nel Kossovo, 
in Macedonia, in Bosnia, nel
le zone depresse. i piu alti 
indici di produzione spetta-
no alle aziende sociali, ai 
kombinat autogestiti. Si cal-
cola che nelle aziende indivi-
duali, private, il raccolto di 
grano per ettaro sia di circa 
quindici quintali in meno 
che nelle aziende sociali. Im-
piegando poco piu di duecen-
tomila lavoratori rispetto ai 
cinque milioni del settore pri-
vato, le aziende sociali realiz-
zano un reddito lordo che e 
di poco inferiore alia meta 
di quello delle aziende priva
te (la resa pro capite e cioe 
dl circa cento volte supe-
riore). 

Ma la superficie coltivata 
dal settore sociale e di appe-
na un milione e mezzo di et
tari su un totale di undici 
milioni e la realta della agri-
coltura jugoslava e quindi in 
gran parte costituita dalla 
azienda contadina privata, dal 

piccolo appezzamento di due-
tre ettari, coltivato con meto-
di e mezzi primitivi, senza 
macchine, con l'aiuto della 
vacca o dell'asinello (30 mila 
trattori nel settore sociale, ap-
pena 40 mila in quello priva
te). Qui sta il nodo della agri-
coltura jugoslava, da qui par-
tono tutte le diagnosi che 
vengono fatte della «grande 
ammalata». Gli allarmi. e le 
richieste di urgenti misure, si 
sono moltiplicati negli ultimi 
tempi e non passa giomo 
senza che nelle assemblee. sui 
giornali, alia televisione ven-
gano denunciate situazioni in-
sostenibili. Potremmo vivere 
neH'abbondanza — si scrive 
— (kao bubreg u loju, come 
reni nel grasso) e potremmo 
nut lire parte dell'Europa e 
invece siamo diventati impor-
tatori cronici di alimentari: 
in cinque anni abbiamo im-
portato 7 milioni di tonnel-
late di prodotti agricoli per 
21 miliardi di dinari. La pic-
cola azienda agricola familia-
re, cosi come e oggi, non e 
piu economica, non e piu red-
ditizia. E questo accelera la 
fuga dalle campagne ed un 
preoccupante processo di de-
cadimento agricolo, particolar-
mente vistoso oggi nelle re
gioni industrialmente svilup-
pate ma che non tardera ad 
investire anche quelle meno 
sviluppate. Secondo alcune 
stime vi sono oggi in Croazia 
circa centomila ettari di terra 
(fino a ieri coltivata e pro-
duttiva) completamente ab-
bandonati; in Istria decine di 
villaggi si sono del tutto svuo-
tati (villaggi fantasma); circa 
seicentomila sono in tutta la 
Jugoslavia le piccole aziende 
sulle quali huorano soltanto 
uomini e donne superiori ai 
sessant'anni e sulle quali 

quindi incombe il pericolo di 
abbandono a breve scadenza. 
D'altra parte e diminuita la 
capacita delle aziende socia
li di riscattare questi poderi 
(in Croazia undicimila ettari 
acquistati nel 1964, solo mille 
nel 1971) e per questo fatto 
viene messa sot to accusa la 
politica creditizia delle ban-
che. Non meravigli ritrovare, 
in un paese socialista come 
la Jugoslavia, tanta analogia 
con la situazione della nostra 
agricoltura: anche qui agisco-
no le leggi dell'economia di 
mercato che possono mani-
festare tutti i ioro effetti $o-
cialmente negativi proprio nel 
settore agricolo dove sono 
scarsamente presenti i «cor-
rettivi» socialisti della pro
priety sociale dei mezzi di pro
duzione e dell'autogestione. 
Inoltre le preoccupazioni di 
tutti. in questi anni, sono sta
te rivolte a promuovere il pro-
gresso industriale del paese. 
per farlo uscire dall'area del
la arretratezza e del sottosvi-
hippo. £ i grandi risultati ot-
tenuti hanno finito per esse
re pagati dalla « cenerentola », 
dalla agricoltura. Ora. dopo 
una fase di acceso dibattito 
cntico, sembra si stia attuan-
do una inversione di tenden-
za, i problemi della agricol
tura sono venuti prepotente-
mente alia ribalta, si elabo-
ra una politica agricola, si 
cercano e si attuano rimedi 
inquadrati in una program-
mazione a lunga scadenza. 
Nel giro di pochi mesi il go-
vemo federate, le repubbliche 
e le regioni hanno trovato lo 
accordo su tre documenti che 
rappresentano una novita per 
1'agricoltura jugoslava: uno 
riguarda «le basi della politi
ca di sviluppo a lungo termi-

ne (fino al 1985) e le condi-
zioni sistematiche di realizza-
zione*. un altro definisce gli 
interventi concreti di politi
ca agraria fino al 1975 e I'ul-
timo. concluso proprio nei 
giomi scorsi, riguarda l'accor-
do « per le basi comuni della 
riproduzione allargata della 
agricoltura jugoslava fino al 
1975 e per la stimolazione del
ta produzione agricola indivi
duate ». Grazie a questo ter-
zo accordo il govemo federale, 
le repubbliche e le regioni as-
sicureranno in tre anni fon-
di eomplementari per due mi
liardi di dinari da investire 
nella agricoltura. Una parti-
colare attenzione — secondo 
quanto ha detto il presiden-
te del Consiglio esecutivo fe
derale Bijedic — verra data 
attraverso il credito e la po
litica fiscale a promuovere la 
associazione dei produttori in
dividual! e la loro collabora-
zione con il settore sociale del-
ragricoltura. 

Alle iniziative del govemo 
federale si accompagnano, an
cora piii interessanti come in
dici di un clima che si sta 
creando. quelle dei governi re-
pubblicani e delle assemblee 
locali. In Croazia si sta rilan-
ciando con vigore il movimen-
to cooperativo, lasciato fino 
ad ora in balia di se stesso, 
senza mezzi, senza crediti e 
senza stimoli e ridotto alia 
asfissia passando dalle 2450 
cooperative agricole del 1950 
alle 180 di oggi. Nella regio-
ne di Kossovo e stato costi-
tuito un fondo per l'incre-
mento della produzione agri
cola e deU'allevamento nel set-
tore private II Consiglio ese
cutivo della Slovenia ha isti-
tuito un premio (pari a cir
ca cinque lire al litro) per i 

produttori di latte. Anche i 
crediti provenienti dall'estero 
vengono sempre piii largamen-
te investiti nella agricoltura: 
una parte del credito sovieti-
co di un miliardo di dollari 
servira per la meccanizzazio-
ne agricola e per impianti di 
conservazione e di trasforma-
zione; i dirigenti della Repub-
blica di Macedonia stanno 
trattando con la Banca In-
temazionale di Sviluppo il fi-
nanziamento di un grande 
piano agricolo (costruzione di 
aziende per 1'allevamento di 
bovini e suini, industrie di 
trasformazione, impianto di 
nuovi \igneti, piscicultura, 
crediti alle aziende contadi-
ne); nel Kossovo, ancora con 
la partecipazione della Banca 
Internazionale. sta per essere 
dato il via a un sistema di 
sbarramenti e di regolamenta-
zione delle acque che permet-
tera di irrigare una superficie 
di 73 mila ettari. 

Le misure prese lo scorso 
anno hanno gia portato a 
bloccare il progressivo impo-
verimento del patrimonio zoo-
tecnico jugoslavo. Nonostan-
te sia ancora aumentata la 
esportazione di carne, in un 
anno il numero dei bovini e 
cresciuto del 3 per cento, del-
1'un per cento quello dei sui
ni e del 10 per cento quello 
dei volatili. Solo il numero 
degli ovini e ancora diminui-
to (del 6 per cento). 

E ' solo 1'inizio di un pro
cesso. Gli jugoslavi non si fan-
no illusion:, per il decollo del
la agricoltura occorreranno 
anni di cure, di intelligente 
politica, di investimenti. Ma 
e un fatto incontestabilmen-
te positivo che questo proces
so sia stato awiato. 

Arturo Barioli 

rczioni armate da un lato, e 
Jormazione e propaganda poli
tica dall'altro, le sale del mu
seo della rtvoluzione ospita-
no una quantita di testimo-
nianze. Le armi primitive usa-
te dalle popolazioni nella lot
ta contro I'oppressore colonia
le sono accanto ai primi gior
nali nazionalisti. Piii in la una 
rivoltella e collocata accanto 
al materiale di propaganda di 
un compagno catturato dalla 
polizia francese. Sono in mo-
stra i testi delle opere scritte 
al nord e le liste dei « comu-
nisti» arrestati dopo I'espe-
rtenza sfortunata dei « soviet » 
delle province di Nghe An e 
Ha Phin nel 1930 e 1931, i 
giornali, i volantini, i libri 
stampati e diffusi in tutti i 
modi possibili, nella maggio-
ranza dei casi dalla confezione 
molto rudimentale, ma sem
pre accurati nella presenta-
zione. Non e un caso, del re-
sto. che nella serie di foto del 
1946 che mostrano il traspor-
to faticoso di macchine verso 
le basi dei Viet Bac per sot-
trarle all'avanzata delle trup-
pe francesi. si vedono soprat-
tutto attrezzature per la fab-
bricazione di armi e munizio-
ni e per la stampa. 

La personalita che emerge 
dietro questi cimeli e quella 
di Ho Ci Min. I'uomo che ha 
cambiato nome almeno trenta 
volte nella sua vita di rivo-
luzionario, che e stato ricer-
cato febbrilmente dalla polizia 
che un giomo lo dette anche 
per morto. Non sono molte le 
testimonianze dirette della sua 
attivita clandestina anche nei 
momenti decisivi, come quello 
della fondazione del Partito 
comunista indocinese, o quello 
deU'unificazione dei tre part Hi 
comunisti del Vietnam, del 
centro. del nord e del sud. E-
sistono invece numerose trac
ce del suo soggiorno in Fran-
cia, le vecchie copie ingialli-
te del Paria con la testata a 
caratteri latini. cinesi c arabi: 
il biglietto da visita di Nguyen 
Ai Quae, ritoccatore di foto: 
it celebre a processo della co
lonizzazione francese » e la 
non meno celebre fotografia 
del qiorane « annamita » come 
si dicera allora al congresso 
di Tours. 

Dalle testtmonianze di que 
sti anni bisogna passare al 
tempo della lotta contro i 
giapponesi per ritrovare i se-
gni tangibili della vita di Ho-
Ci Min: la riproduzione della 
grotta di Bac Song, da dove 
lo <r zio Ho * dirigeta la lotta: 
i pochi e poveri oggetti perso-
nali. una reticella portadocu-
menti. una teiera in terra, un 
fazzolctto da collo. un fiore di 
carta, la ricostruzione della 
capanna dove si tenne nello 
agosto 1945 la riunione dei 
rapprescntanti del popolo che 
doveva decidere la rivoluzio-
nc di agosto. Ma si vedono 
anche le calene pesanti della 
detenzione in Cina, nel 1941, 
quando Ho Ci Min scrive il 
celebre «Taccuino di prigio-
ne »... Poi la resistenza fino a 
Dien Bien Phu, la costruzione 
del socialismo, la conferenza 
di Ginevra. 

Anche la storia piit recente 
e documentata nel museo: le 
sale con i documenti della lot
ta contro I'aggressione ameri-
cana sono di grande interesse. 
L'ultima sala c dedicata alia 
solidarieta internazionale ed e 
lapezzala di fotografie e mani-
festi di tutto il mondo. La vi
sita finisce su una nota di 
inlernazionalismo, come era 
cominciata sulla tradizione ri-
volnzionaria. E' il Vietnam che 
tutti abbiamo imparato a co-
noscerc. 

Massimo Loche 

Le proposte deH'llnione dei circoli dell'ARCI 

CINEMA E CULTURA 
DI MASSA 

L'impegno di dar vita ad un circuito forte di cen-
tinaia di sale cinematografiche in tutto il Paese 
Lotta al regime di monopolio, per la riforma degli 
Enti statali - II ruolo delle Regioni, degli Enti lo
cali e delle organizzazioni del movimento operaio 

II IV Congresso dell'UCCA, 
Unione circoli del cinema AR-
CI, svoltosi recentemente a 
Prato, ha sviluppato un di-
segno politico-culturale di 
grande contenuto: i modi e 
i tempi della sua attuazione 
dipendono ora, in larga mi
sura, dalla risposta politica 
delle Regioni, degli Enti lo
cali, del sindacato, del nostro 
stesso Partito. Si tratta di 
ampliare ed estendere la pre-
senza dell'ARCI-UISP nel cam-
po del cinema, rafforzando 
il collegamento tra i suoi 
circoli e quelli delle altre 
organizzazioni, sia di matrice 
marxista che di matrice cat-
tolica, attivi nel Paese, per 
da vita ad un cirtuito forte di 
diverse centinaia di sale ci
nematografiche. 

II salto di qualita consiste 
nel superamento dell'idea di 
fare del « cinema alternativo » 
con l'idea di dar vita ad una 
delle strutture port an ti della 
lotta per la riforma degli Isti-
tttti culturali. Tale struttura 
unitaria e democratica potra 
realizzare concretamente l'in-
contro attivo tra vaste masse 
popolari e gli operatori cul
turali del cinema. 

L'attuale meccanismo econo-
mico della produzione e del
la distribuzione delle opere 
cinematografiche costituisce 
un pesante condizionamento 
dell'autonomia creativa, limi-
ta il contenuto civile e la 
qualita estetica, blocca per 
anni opere di grande respi-
ro nelle panie burocratiche 
di enti statali a loro volta 
paralizzati da leggi inade-
guate. 

II Congresso 
di Prato 

Contro tale stato di cose 
sono da tempo in lotta le 
organizzazioni nazionali degli 
autori e degli attori cinema-
tografici (ANAC, AACI, SAI) 
e le organizzazioni democra-
tiche ccllegate con un 'vasto 
fronte democrat ico ed impe-
gnate attualmente nella pre
parazione delle manifestazio-
ni del cinema italiano che si 
terranno a Venezia nel pros-
simo mese di settembre as-
sieme ad un convegno sulla 
liberta di comunicazione. Per
che tale movimento si raffor-
zi e raggiunga i suoi obiet
tivi realizzando una concreta 
democrat izzazione del cinema 
italiano bisogna perd colle-
garlo al piii vasto movimen
to per la cultura di massa 
che prospetta un nuovo tipo 
di fruizione culturale, un ruo

lo attivo delle masse nei con-
fronti dell'opera creativa, ca-
pace non solo di permettere 
una lettura critica di essa ma 
anche, attraverso le varie or
ganizzazioni, di instaurare un 
dialogo con gli autori e con 
tutti i lavoratori del cinema: 
questo e il contenuto poli
tico-culturale del circuito di 
cui il Congresso di Prato ha 
messo le basi. 

II recupero 
delle sale 

Una condizione di partenza 
per la sua realizzazione e il 
reperimento delle attrezzatu
re necessarie mediante una a-
zione politica che va in tre 
direzioni: gli Enti locali pos-
seggono un ricco patrimonio 
di strutture civili spesso inat-
tive o scarsamente usate che 
sara presto arricchito dalle 
strutture del disciolto Ente 
gioventii italiana, il cui uso 
deve essere rivendicato. Esi
stono numerosi locali delle 
organizzazioni operaie sottrat-
ti alia gestione dei lavoratori 
dal condizionamento dello 
stesso monopolio che soffo-
ca a nome di pochi grossi 
gestori migliaia di piccoli e-
sercizi. Ecco le strade da 
battere per mettere in moto 
un processo di riappropriazio-
ne ormai indifferibile. 

Tale riappropriazione pero 
non potra awenire in manie-
ra meccanica: al contrario es
sa richiede un paziente lavo
ro di ricerca. di analisi, di 
ricomposizione unitaria che 
sottolinei 1'esigenza di un mag-
gior impegno del movimento 
popolare nei settori cuturali 
(informazione, cinema, tsa-
tro, musica, arti figurative, 
come in quelli dello sport e 
del turismo sociale) il cui 
rapporto con la lotta per le 
riforme di struttura appare 
sempre piii stretto. 

Tale impegno. perche sia ef-
ficace. deve necessariamente 
essere decentrato ed estender-
si dall'Emilia e dalla Tosca-
na che sono gia all'avanguar-
dia nella realizzazione di ci-
neteche e di circuiti regio-
nali autonomi al resto del ter-
ritorio nazionale ed in parti-
colare al Meridione. E* pro
prio nelle grandi citta me-
ridionali che una politica cul
turale fondata sugli alti con-
tenuti e sui bassi prezzi ap
pare piu necessaria. 

Una azione decent rata, ca-
pace di coinvolgere tutte le 
regioni, le forze culturali, il 
piccolo esercizio pud spezza-
re il regime di monopolio 
e contribuire notevolmente al
ia riforma degli enti statali. 

Giacomo Baragli 
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