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Una questione di scotfante attualita 

Liberia di stampa 

reale o formale? 
L'aumenlo del prezzo dei giornali non 
chiude la questione che tocca invece I'ef-
feltivo esercizio dei diritli democratici 
Una situazione che conlrasta col nosfro 

ordinamenfo giuridico costifuzionale 

Si pu6 essere anche d'ac-
cordo sulla necessita dell 'au-
men to del prezzo dei quoti-
diani a sessanta lire, se ci 
si ferma al solo aspotto eco-
nomico della quest ione, al 
solo rappor to , cioe t ra costo 
e prezzo. 

Non e. dubbio che la si
tuazione i inan/ ia r ia della 
s tampa quot idiana e da tem
po in grave crisi , tanto gra
ve che e il lusorio spe ra re 
che l 'aumento, ora dcl ibera-
to, po.ssa valore a sanar la . 
A conti fatti, gli abbona-
ment i e la vendita, anche 
ingent i , non baslano a copri-
r e le spese che la vita del 
g iornalc r ichiede. Ne sposta 
i termini normali della que
s t ione il fatto che pochi gran-
di quotidiani , di s t re t ta os-
servan7a conformistiea e in-
ser i t i s tab i lmente nel siste-
ma, abbiano un t r a t t amen to 
di scandaloso privilegio nel-
la distr ibuzionc della pubbli-
ci ta. 

La veri ta e che l'accer-
t a t a e s empre peggiorante 
crisi cconomica pone in co-
s t an te e imminente pericolo 
l 'esistenza stessa dei gior
nal i , come del resto e sem
p r e piii ev identemente dimo-
s t r a to dalle tristi e for tunose 
vicende a t t raverso le quali 
si svolge, con sempre mag-
giorc frequenza, la g rama 
vi ta di tant i organi di s tam
pa quotidiana, condannat i 
p e r questo a squall ida mor-
te , non poche volte imme-
r i t a ta . 

Ma c p u r da chiodere: e 
p ropr io la considerazione cco
nomica quella che viene in 
p r ima linca cd esaurisce, pe r 
d i r cosi, la problemat ica lc-
gata alia vita della s tampa 
in gencro c in specie di quel
la quot idiana? 

Che ci sia chi ha interesse 
a contenere la quest ione in 
tali limiti, e cosa che non 
pun so rp rende re : ma e al-
t r c t t an to vero che la que
s t ione prcscn ta aspett i tali 
che superano e di molto la 
mora considerazione ccono
mica. E sono aspet t i che in-
cidono. e assai profondamen-
te , sulle basi stesse di un 
o rd inamento costituzionale 
che voglia r ea lmen te essere , 
cosl come si proclama, libe-
r o e democrat ico. 

E ' da d i re , del resto, che, 
a pa r t e ogni considerazione 
di lealth polit ica. non e'e 
a lcuno che osi me t t e r e in 
dubbio gli s t re t t i legami che 
cor rono t ra s t ampa e liber
ta o democrazia. 

Ma puo bas ta re u n tale 
teor ico r iconoscimento, sia 
p u r e fornito di una solenne 
formulazione legislativo-co-
st i tuzionale, ad ass icurare 
que l rea le e concreto conte-
n u t o senza il quale un or
d inamen to democrat ico e sol-
t an to un ' inganncvole lus t ra? 

V'e una e lementa re veri ta , 
non mai t roppo sufficientc-
m e n t e r ibadi ta , e cioe che 
un 'au tcn t ica democrazia non 
p u o csis tere fuori del r ea le 
possesso cd esercizio da par
te di tu t t i i ci t tadini dei 
dir i t t i fondamental i di liber
t a : l iber ta di s tampa, di 
espressiono del pens iero , di 
cul to, di associazione, di riu-
n ione eec. Si d ice rea le pos
sesso cd esercizio appun to 
p e r d is t inguere una effetti-
va democrazia, ossia una 
rea le c concre ta vita demo-
crat ica, da un r iconoscimen
to sol tanto formale dei di
r i t t i di l iber ta . Ci sa rebbe 
ben poco di nuovo nel la Co-
st i tuzione repubbl icana che 
ci reggc, se le formulazioni 
normat ive in essa con tenu te 
non postulassero. pe r la ne-
cessaria dimostrazione della 
loro efficacia. la sicurezza 
di u n loro non ostacolato 
concretars i nel la vita rea le 
di ogni g iorno. 

Si t ra t ta di dir i t t i fonda
menta l i , d i f ronte ai qual i 
p e r d e ogni valore qualsiasi . 
anche impor tan te . esigenza 
sociale. in nome delta qua le 
si p re tendesse comunque di 
ostacolare o menomare o an
che sol tanto r e n d e r e parziale 
e non agevole il loro rea le 
e pacifico esercizio. 

E si par la non sol tanto 
di esercizio contes ta to o 
ostacolato dall 'azione l ibert i-
c ida di u n singolo o di u n 

de te rmina to g ruppo sociale, 
ma anche, e soprat tu t to , di 
esercizio sulla cui reale e 
sicura efficienza dovessero 
negat ivamente operare fatti 
e situazioni che pu r non pre-
sentano, au tonomamente con
s idera te nulla di illecito o 
di illegalc. 

Per mantenerc i nel l 'ambito 
della quest ione, cui specifi-
camente si riferiscono que-
ste argomentazioni , non e 
dubbio — e lo abbiamo 
gia det to — che r a u m e n t o 
del prezzo dei giornali 6 da 
far r isal i re al l 'aggravato co
sto di tut t i i servizi, che de-
termina necessar iamente uno 
squil ibrio nel rappor to t ra 
costo e prezzo. In forza, quin-
di, della sola considerazione 
economica, Paumento del 
prezzo si pregenta agevol-
mente come il r imedio cui 
far r icorso pe r sanare o quan-
to meno pe r a t t enua re il 
de t to squil ibrio. 

Ma di fronte a quella par-
t icolare merce , che e il gior-
nale, la considerazione eco
nomica, si r ipe te , non puo 
ne deve essere la prevalente . 
Occorre aver s empre pre-
sente il ruolo essenziale che 
la quest ione, in tut t i i suoi 
aspet t i . gioca nei confronti 
deU'efficiente consistenza e 
del rea le esercizio di quel 
di r i t to fondamenta le che e 
la l iberta di s tampa. 

Non e in alcun modo pen-
sabile, infatti , che tale con
sistenza ed esercizio possano 
essere ostacolati da situa
zioni o condizioni comunque 
de terminates i , anche in di-
pendenza di ragioni piena-
mente valide nel loro speci-
fico campo di azione, se e. 
vero, come e vero, che tale 
loro obictt iva autonoma va
lidity non puo pe r nessun 
verso cost i tuire ostacolo alia 
rea le e piena espressione di 
un fondamenta le dir i t to di 
l iberta . 

Ora, non e dubbio che il 
crescente costo dei servizi 
legati alia vi ta dei quotidiani 
r iducc s e m p r e piu il campo 
di esercizio della l iber ta di 
s tampa, in quan to ogni ini-
ziativa in tale campo d fa-
ta lmente prec lusa alia gran-
dissima maggioranza dei cit
tadini , non solo, ma anche 
a non pochi r aggruppamen-
ti politici che , p u r carat te-
rizzandosi p e r r iconosciuti 
programme ideologici, non 
hanno perd le disponibil i ta 
finanziarie necessar ie pe r so-
s tenere il de t to alt issimo 
costo. 

L ' aumento del prezzo di 
vendita , poi, concorre an-
ch'csso a menomare la li
ber ta di s tampa in rappor to 
a coloro, e sono i piu. che 
dall 'esercizio di tale l iber ta 
dovrebbero t r a r r e . a t t raver
so la facilitata le t tura , le 
necessar ie informazioni e i 
conscguenti or ien tament i pe r 
una fattiva partecipazione al-
le mult i formi vicende della 
vita politica e sociale del 
Paese . 

Si crea cosl una situazione 
di fatto in ape r to contras to 
col nos t ro o rd inamento giu-
ridico-costituzionale. Cid che 
non c in alcun modo ammis-
sibile, e impone quindi il 
nccessario r icorso ai piii va-
lidi mezzi di difesa dell 'or-
d inamento stesso e all ' inter-
vento della piu energica azio
ne da pa r t e dei pubblici po-
ter i . 

Che se poi a lcuno obiettas-
se che nel cont ras to delle va-
r ie esigenze sociali ed eco-
nomiche, g iur id icamente r i -
conosciute, non e obiettiva-
m e n t e possibile ass icurare 
la p reva len te tu te la e salva-
guardia dei dir i t t i di l iber
ta, costret t i cosl ad affievo-
lirsi di f ronte all 'esercizio di 
al t r i d i r i t t i . da rebbe in tal 
modo la dimostrazione. non 
so quan to des idera ta , che u n 
sistema. il qua le non r iesce 
a realizzare s empre e do-
vunque il p ieno c non conte
s t a b l e esercizio di tut t i i 
dir i t t i costituzionali di liber
ta come esigenza pr imar ia 
de l l 'o rd inamento giuridico-
politico. non pu6 perci6 stes
so identificarsi in un regi
m e au tcn t icamente l ibero e 
democrat ico. 

Fausto Gullo 

— DOMANI 

QUESTA E' HONG KONG 
di Emilio Sarzi Amade 

I GIORNI DELLA SILA 
Viaggio nell'ftalia che non va in vacanza 

di Gianfranco Bianchi 

Secondo indicazioni provenienti dalle informazioni della stampa cinese 

Le radici del dissenso 
politico che contrappone 

Liu Sciao-ci a Mao 
Liu Sciao-ct Mao Tse-tung 

Dal 14 agosto appaiono scritti che, sia pure per confutarli, espongono brani del pensiero del presidente della Repubblica — La lotta interna e 
cominciata nel '59 con le critiche alia politica del « balzo» — La condanna di Peng Te-huai — II problema dei rapporti con I'Unione Sovietica 

Vietnam del Sud 

ANCORA GAS CONTRO I PARTIGIANI 

SAIGON . Una raccapricciante scena della sporca guerra d'aggr essfone nel Vietnam. E' stata scattata nella valle di Loa nel Viet
nam del Sud e mostra un soldafo americano, della 1 a divisione di cavalleria che trascina per un braccto un contadino vietnamita 
semi-asfissiato dal gas che poco pr ima elicotteri della marina USA avevano lanciato nei pressi di un vi l laggio. Naturalmente 
per g l i americani i l contadino e un partigiano vietnamita. Questa azione di rastrellamento ribadisce ancora una volta I ' im-
piego da parte americana dei gas asfissianti nelle operazioni mi l i fa r i nel Vietnam del Sud 

Da Pechino e appena arriva-
ta una nuova deflnizione della 
< rivoluzione culturale ». Si trat
ta — dice adesso l'organo teo
rico del partito comunista ci
nese — di « una grande decisi-
va battaglia fra lo stato mag-
giore proletario del presidente 
Mao e lo stato maggiore bor-
ghese della persona al vertice 
che ha prcso la via capitalisti-
ca > (quest'ultima dizione in-
dica. come abbiamo detto piu 
volte, il presidente Liu Sciao-
ci) . E' forse la prima volta che 
una pubblicazione ufficiale ci
nese sintetizza la lotta in cor-
so in forma cosi personale. 
come uno scontro diretto tra 
Mao Tse-tung e Liu Sciao ci 
con i loro «stat i maggiori >. 
cioe tra i gruppi che fanno ca
po alle due opposte personalita. 

E ' una lotta che dura ormai 
da molti mesi e che ha preso 
questo suo carattere. piu perso
nale appunto. oltre che piu acu-
to. nella primavera scorsa. Da 
allora la campagna contro Liu 
Sciao ci sulla stampa di Pe
chino non tace un sol giorno. 
E' nelle fasi piu aspre dello 
scontro che ricorrono su que 
gli stessi giornali i tentativi 
di definire in modo globale 
quella che sarebbe la « piatta-
forma » da « rinnegato » di Liu. 
Oggi siamo in uno di qucsti mo-
menti. Esattamente dal 1-1 ago
sto sono cominciati ad appari-
re una serie di nuovi scritti 
che intendono esporre. sia pu
re per confutarlo. il pensiero 
di Liu. Da uno di essi abbia
mo estratto la definizione ri-
portata sopra. Ora, poiche a 
Liu non e dato parlare in pub-
blico, sono quelle le sole in
formazioni di cui possiamo di 
sporre per cercare di capire 
che cosa abbia potuto sostene-
re Liu Sciao-ci cosi da attirare 
su di se una simile tempest? 

Innanzitutto si conferma. con 
nuove rivelazioni. che la pre-
sente lotta interna fra i comu-
nisti cinesi. e cominciata pro
prio col « balzo in avanti » e 
con le € comuni ». Agosto 1959. 
Quella linca, inaugurata un an
no prima, sta dando risultati 
disastrosi. Essa viene quindi 
attaccata da Peng Te-huai. mi-
nistro della difesa e uno dei 
massimi dirigenti del paese. 
Questi s c r h e una lunga lette-
ra a Mao e al Comitato Cen-

i ultimi giorni di vacanza sulle coste del Tirreno 

Sedentario con la TV sotto la tenda: 
ecco il campeggiatore-tipo italiano 

E' capace di stare due mesi nello stesso posto - Due milioni di attrezzature - « Che e, una indagine di mercato? » - II « desi
gner » di elettrodomestici lavora perfino sotto il soffitto di tela - I giovani che lavorano e che vogliono fare della politica 

Dal nostro inviato 
FOLLOMCA. 24. 

Le tende hanno tulle quatlro, 
cinque anni. forse di piii: le rou-
lotte ne hanno due: il televisore 
poUatile. uno: I'ultimo bambmo 
nato pud atere anche Ire mesi 
soltanto. 1 campeggiatOTi itahani 
sono maturati con il tempo. Par-
(tit come pionieri — una tendi-
na canadese per provare, non 
conviene spendere tanto sulle pri
me — sono ora dealt spectahsti, 
pignoli fino alio spasimo e rico-
struiscono all aria aperta I'am-
bienle della Vita di tutti t gior
ni. Sono i sedentari del campeg-
gio. Scelgono un posto e son ca-
paci di rimanervi fino a due me
si. senza muoversi mai: una scap-
patina nei luoghi storici cicini. 
gite 'di un giorno. e poi ritorno 
rapido < a casa *. cioe m tenda. 

Chi non e attrezzatissimo. non 
& un campeggialore convinto: e 
un forzato del campeagio. un cu-
rioso. un saltuano perche cam-
peggia per Tisparrr.:are, speran-
do sempre di avere un giorno 
tanti soldi da affi'tare casa. o. 
addiritlura. da costruirsela. ma-
gari a due passi dal campeaoio 
che ha Jrequentato. 1 conrmti, i 
rotati. i conrertiti al campepoio 
o sono stranieri, o sono pcrso-
naggi che hanno gid speso nella 
attrezzatura almeno due milioni. 
nel giro di tre anni: tutti con fa-
miglia e. qualche rolta. amici da 
ospitare. 

Costa ricca di campeggj & la 
Versilia da Viareggio in am e la 
Maremma grossetana. Fra Fci-
lica e Scarlino soltanto. in una 
riga di soli died chilometri. ne 
ho contati oltre cinque. 

II campeggio tipo di questa 
costa non ospita oltre cinque-
cento persone. II campegpatore 
tipo — tenda. roulotte. televisore. 
pinne. moglie e due figli — e mi-
lanese. sui trent'anni. si chiama 
Arnoldo PcHoni e abita. (Testate 
in campeggio. naturale. d"inver-
no in via Civenna 9. « Che e una 
indagine di mercato? > chiede ap
pena si sente domandare se e 
un campegaiatore collaudato e 
se posso intervistarlo. No. non d 
un indagine di mercato, perd lui 

e un campegaiatore da indagine 
di mercato. nel senso che ha gran
de esperienza di campeggi, cam-
peggia da quando e nolo e educa 
i suoi figli a diventare futuri 
campeggiatori. Se il bambino pic
colo piange c grida lo rimprore-
ra affettuosamente: < Siamo in 
un campeggio. mica a casa. ATon 
5i dere disturbare il nposo degli 
altri. capito? » E il bambino ca-
p'tsce. anche se e ancora troppo 
piccolo per rispondere: ride sden-
tato e comincia a gridare di 
gioia. Arnoldo Poloni e architet-
to. di projessione c art designer »: 

\̂5UfJ 

disegna cioe gli oggetti m modo 
che la genie sia invogliata a com-
perarli: radio, mangiadischi. te-
levisori; si i specializzato in que
sto ramo. « La linea estetica deh 
Voggetto deve essere pari, se non 
superiore. aU'importanza della 
sua funzione e al suo contenu-
to > mi spiega. «Altnmenti non 
si vender aggiungo io. E i cam
ping? A questo proposito Arnol
do Poloni e disposto a rovesciare 
tutte le sue teorie. In Italia i 
camping sono numerosi. attrez-
zati e svfficienti: quello che man-
ca sono i campeggiatori. Il piu 
bel campeggio del mondo diven-
ta una rovina se \l suo contenuto 
umano e maleducato e invaden-
te. € Essere in UbertA — spiega 
Arnoldo Poloni ch* ha tutta Varia 

di volermi convertire al campea
gio — non significa essere "in /»-
cenza". diventare sporchi e disor-
dmati. gettare avanzi. cartacce 
e immondizie dove capita, maga-
ri nella tenda altrui. In Italia. 
ribadisce. mancano j veri cam-
peggiatori >. Comunque lui e un 
campeggiatore convinto: per 
quanto ah altri tentino di sco-
raggiarlo. non riescono. Tutte le 
estati < punta» un campeggio e 
ci resta per un mese: a Follomca 
e arrivato i primi di agosto e se 
ne andrd via la prossima setti-
mana « solo perche sono costret-
to a tornare a Milano per ragio 
nr rfi lavoro.^ altrimenli sarei ri-
masto di piu >. Sotto la tenda. 
attrezzatissima. riesce perfino a 
lavorare. a disegnare. due ore 
buone al giorno. appena sveglio. 
finche il sole e alto. Gioca con i 
bambini, pranza. nposino. secon
do bagno della giornata e tele-
visione. 

Tutti daccordo con la Jrase: 
c Si fa per i figli. 1 bambini sono 
i piu contenti al campeggio: h-
beri. all'ana aperta. giocar.o con 
gli amiCi da mattina a sera, sono 
entusiasti della vita pnmitiva... >. 

I figli piu grandicelli smenti-
scono con molta crudeitd. Li ho 
trovati al bar del camping, ch'tu-
si fra i rouri di canne. intorno ad 
un tavolo, ad aspettare Tora del 
bagno. immusoniti e annoiati: 
€ Ma che UbertA e divertimen
to. E" una noia a non finire». 
SUvana Bini. 14 anni. romana, 
in roulotte insieme con la sorel-
lina Daniela e i oenitori — me
dico H padre e insegnante la 
madre — dal primo agosto ha 
fatto il raid Roma-Pangi. E' 
convinta perd che fara quel che 
cuole solo quando lavorera. c Per 
questo studio forte — dice — per 
sbrigarmi a finire. Poi davvero 
cominceri la mia vita; fard a la-
roro — farmacista — che mi 
parra e mi divertird come vo-
glio*. cSi, cara, te ne accorge-
rai che piacere.„ — la interrom-
pono indtgnati in due. Sergio 
Cambi 19 anni e Ennio Wasmi, 
17, incisore U primo, falegname 
il secondo, I'uno di Legnaia, Vol-
tro di Scandtcci. Tutti e due la

vorano da quando avevano 13 
anm e sono capifamigha: Sergio 
ha il padre malato. Ennio e or-
fano. Insieme con altri due amici 
hanno messo da parte i soldi tut-
to Vanno per venire due setti-
mane in campegoio «a dormire 
tutti in una tendma. uno sopra 
I'altro ». 

Sergio Cambi: « 7j Iaroro cer-
to e hello quando ur.o se lo sec-
ghe; un lavoro che gh p'ace. che 
non sia sfruttato come il m\o. In-
cido portacipria. portasioirelte. 
cornict: mi paaano 250 Ifti lire 
al pezzo e bisogna vedere i! 

prezzo in vetrma. sul negozio. 
per cap;re se mi sfrutlano o no. 
yon k un brutto lavoro, ma non 
rende niente e Vanno prossimo 
spero di vmcere un conenrso e 
diventare mfermiere A 19 anm 
cosi, sard gid passato per due 
lavori i liberta. questa? si pro-
testa. ci si fa sentire. ma sui 
giornali e'e una gran confusione 
e si dicono tante sciocchezze. La 
piu grande e che i giorani non 
devono fare politico. E allora 
quando si deve fare? Quando per 
te i stato gid dec'iso tutto? Bi-
sogna far politica: protestare. 
per esempio. non basta. Anch'io 
sono stato capellone. poi ho smes-
so...». II coro diventa generate: 
scopro al campeggio di Scardino 
che i capelloni ton cosa vecchut, 

morta e sepolta. sono dei "ma-
tusa". * E' stata una moda —. 
sono tutti convinti — e sta di-
ventando pure costosa. Una di-
visa da capellone — testiti, cm-
ture. viaggio e motocicletta con 
i! mamco ncurvo — costa fino a 
250 mila lire. E* una moda i% 
fuori che s'e imitata e basta ». 

Enmo Masini: * E* sorvitn. pe
rd. a distmguerci, a riconoscerci 
fra noi. e ad attirare lallenzio 
ne. Son eraramo considerati 
niente e volevamo essere oscol-
tati. Appena spuntati i capelloni. 
tutti a parlare di loro. E allora. 
giit a farci crescere i capeUi. 
Adesso che tutti ci avardano. sa
rebbe ora di parlare ». 

Daniela Zanello. It anni. stu-
dentessa. di Boraosesia. toma 
alia carica con la liberta. Da due 
mesi sta al campeggio con lo 
stesso spirito di chi sta m pri-
gione. * Anche a Borgotesia — 
aggiunge — non si sta megho. lo 
penso che in una grande ciltd 
sia diverso: vorrei vivere a Mi 
lano. A Borgosesia. il mio p u 
arande divertimento e queVo di 
leooere ». H Iibro che mi e pa 
auto di piii? € Anna Frank >. il 
diarw L'ho letto almeno 15 vol
te. senza annfrarmi mai. lo la 
invidio. Anna Frank. Lo ennfes 
so: la invidio un poco Avrei ro 
luto vivere la sua esperienza». 

SUvana B>m: * Ah. no! Ti ren 
di conto come e morta? E* morta 
giovane. in modo crudele. E" sta
ta costretta a vivere rir.chiuxa. 
con Vansia continua di venire 
scoperta. di finire cosi come i fi 
nila. E" vissuta priaioniera e tu. 
mrece parh di bbertd... >. Ma 
Stlrana insiste: «.Yon so, io sen-
to che era piu felice di me. Son 
sapera che tarebbe morta ed era 
sempre serena e fiduciosa. Ed 
era libera, nella sua prigione. 

L'ora del riposino i passata. 
H campeggio torna a svegliarsi 
e i genitori cercano i figli: e 
l'ora del bagno. del sole, della 
spiaggia. Che stanno a fare, 
sempre rinchiusi nri bar. qvesti 
benedetti figli. Ma perche non si 
godono le tacame? 

Eltsabetta Bonucci 

trale. Egli ha l'appoggio di al
tri membri del Comitato: 
Huang Ke cien, Ciang Wen-tien 
e Ciu Sciao ciu. II Comitato 
centrale si riunisce a Lushan. 
Peng critica il «balzo» e le 
« comuni » e dichiara che han
no dato risultati disastrosi. Egli 
si spinge ad affermare che « se 
gli operai e i contadini cinesi 
non fossero cosi bravi. avrom 
mo avuto in Cina un incidente 
di tipo ungherese e sarebbe 
stato nccessario chiamare le 
truppe sovietiche ». 

A Lushan. Peng e coloro che 
10 sostengono vengono condan
nati. dopo un intervento di 
Mao. come « opportunist! di de 
stra T>: tutti sono privnti dei lo 
ro incarichi di dirczionc, ma 
rcstano formalmcnte membri 
del Comitato centrale. Si trat
ta di un compromesso? Socon 
do la stampa cinese di oggi, 
gia allora Liu Sciao ci avrob-
be tentato di sostituire la con
danna di Peng con una piu go 
nerica risoluzione contro le de-
viazioni «di destra e di sini
stra >. formula in cui era in 
fondo implicita anche una cri
tica almeno dcgli aspetti pin 
estremisti del « balzo ». Questa 
operazione allora non riusci. 
Sta di fatto pern — anche se 
questo e proprio cio che la 
stampa cinese oggi non dice — 
che poco tempo dopo. davanti 
alia minnccia di un completo 
dissesto economico. le critiche 
di Pong furono tacitamente ac-
cettate, sebbene egli e i suoi 
amici restassero al bando. (XT-
che « balzo » e < comuni » \ en-
nero nccantonati. Commcio 
qurllo che venue chiamntn il 
pcriodo di « riaggiustamento ». 
Molti osservatori ne attribui-
rono il merito a Ciu En lai. Da-
gli scritti cinesi sembrcrebfce 
imcce che fosse Liu il vero 
protagonista. Tuttavia anche 
il < riaggiustamento» aveva 
l'aria di un compromesso: la 
politica era stata cambiata. il 
« balzo J> e le « comuni » era-
no stati messi da parte nella 
pratica, ma continuavano ad 
essere sbandierafi in teoria. 
mentre nessuna critica veniva 
rivolta, almeno in pubblico, ai 
rovinosi ecccssi del pcriodo pre-
cedente. 

II dibattito p e r o nel partito, 
a quanto si scrive oggi, con-
tiiuia\a. Le critiche di Peng 
Te huai sarebbcro state ripre-
se infatti per proprio conto da 
Liu Sciao ci c da molti altri. 
11 primo avrebbe affermato che 
«il convegno di Lushan era 
stato un errore > che esso * non 
avrebbe dovuto combattere la 
deviazione di destra ». d ie mol
to di cio che a \ c \ a sostonuto 
Peng c era conforme ai fatti > 
e che la lotta contro di lui 
< a ; c \ a oltrepassato i limiti >. 
A quel momento" anche l'ana-
lisi che Liu andava facendo 
dclle cose cinesi. sarebbe so-
stanzialmente coincisa con 
quella di Peng. Si citano in
fatti oggi qucste sue afTerma-
zioni. enunciate in assemblre 
chiuse: * la nostra cconomia 
si awicina all'orlo della ban-
carotta >; « la situazione non 
e affatto eccellente >; « per tre 
decimi essa e dovuta alle ca-
lamita natural-; e per sette de
cimi ai disastri fatti dagli uo-
mini •>; «acute contraddizioni 
sono sorte neH'alleanza ope-
raia e contadina ». 

Ora scmbra. a giudicarc dal-
la stampa cinese di oggi. che 
in qucgli anni una certa criti
ca \c rso la dircziont' maoista. 
tale da imest i re le manifesta-
zioni piii pericolose del < cul
to ». come quella della prete-
sa infallibility del capo, sia 
effettivamonte serpeggiata nel
la societa cinese. sia pure con 
un linguaggio difficilmente com-
prensibile per i non iniziati. 
tanto che ncssuno all'infuori 
della Cina e tra gli stessi stra
nieri residenti in Cina se ne 
era mai accorto. Cosi si spie
ga oggi — ma Mao in perso
na Tavre-bbe fatto gia in una 
lettera, mai pubblicata, del 
1965 — che il testo teatrale 
« Hai Jui destituito dal suo m-
carico». sebbene mettesse in 
scena personaggi storici. in 
rcalta prendeva le difese pro
prio di Peng Te huai. «desti
tuito » a torto da Mao come 
Hai Jui Io era stato dall'impe-
ratore del suo tempo. 

Krusciov rivelo un giomo che 
Peng Te-huai era stato con-
trario anche alia rottura con 
l'URSS. Oggi un articolo di 
Bandiera Rossa, l'organo teo
rico di Pechino. asserisce che 
anche su questo punto Liu 
Sciao<i si sarebbe piu tardi 
avAicinato alle sue posizioni. 
Gli si attribuiscono infatti di-
chiarazioni di questo tipo, che 
sarebbero state fatte a delega-
zioni straniere: <Noi speria-
mo di migliorare perfino le 
nostre relazioni con gli Stati 
Uniti >: Krusciov < non puo 
restaurare il capitalismo in 
Unione Sovietica »; egli k « ve-
ramente > contro rimperiali-
smo; < noi dobbiamo unirci a 
loro > (cioe ai sovietici), « cer

care i tcrreni di accordo, pur 
conscrxaudo le dnergon /e» . 
•i insieme combattere l'lmpeiia-
Iismo ». Liu Sciao ti axivbbe 
audio consigliato al piccolo 
partito comunista birmano, for-
temente mlluenzato dal presti-
gio cinese di « collaborare con 
Ne Win » e di cessare la lotta 
armata per fondere le suo tor-
zo militaii con l'esercito na-
/ion.ile birmano. II goxeiuo di 
No Win, come e nolo, Ta una 
politica di neutrality a t t n a e 
ha posto in atto una sono di 
misure di indin/zo sociahsta. 
(Liu Sciao ci a \ tebbe pure au 
spioato nel '(i;5 oho ci fossoio 
piu comunisti nel govetno in 
donesiano). 

Noi non sappiamo quanto 
tutto questo eilettivamente cor-
ris|M)ndn al JK-IISIOIO di l.iu 
Sciao ci e dei suoi numoinsi 
sostenitnri. tra i quali 6 an
che colui che ricoprna la oa-
nca di segretario generalo del 
Comitato centrale. Ton Siao-
pmg. La .stampa cinese di og
gi prcscnta le posizioni di Liu 
m un quadro storico che \or-
rebbe dunostrare come ogli. 
da quarant'auni dingenle del 
paitito comunista. sarebbo da 
quarant'auni un fautore del ca
pitalismo. Strano IIKKIO di es-
serlo! In rcalta, si mettono in
sieme una serie di cita/ioni. 
isolate dal contesto. che dico
no solo come Liu Sciao ci fos
se a suo tempo per una colla 
bora/ione con il Kuommdan in 
un fronte ix>|M)Iare (cosi come 
lo e stato anche Mao) o. p ii 
tardi, per un certo svilupp'i 
tr.msitorio del capitalismo di 
Stato in Cina (cosi come lo fu 
Lenin in Russia noi 'la) <> JHT 
uiralferma/ione piu giaduale 
della toIletti\i//a/ione agnco 
la (cosi come lo sono tutti i 
critici della colletti\i/za/ione 
stahniana). 

Siano o no esattamente quel
le che gli \cngono attribuito le 
|K)siziom di IAU Sciao ci. cio 
che si puo distmtamente t.ipi 
re dagli scritti cinesi o (he 
quelle idee, che sarebbero sta 
te da lui difese dal '59 in poi. 
erano — e probabilmetite so 
no — in Cina molto piu dilTu 
se di quanto non si fosse co 
imincmente creduto. La ste.ssa 
argomenta7ione contro quelle 
tesi, prescntata dalla stampa 
cinese, e estiemamentc po\e 
ra. Essa si riduce aU'cqu.izin-
ne: Mao Tse tung uguale so-
cialismo. Tutto cio che e con
tro Mao o che Mao non appio-
va sarebbe invece opposi/ione 
al socialismo. Ma e proprio 
questa insostcnibdc identifica-
zione che scmbra trovare una 
forte opposizione. nonostante 
l'immcnso prestigio conquista-
to da Mao nel passato. in stra
ti vasti della societa cinese. 
molto piu vasti persino di quan 
to non si fosse sospettato in 
un primo momonto. 

Quanto ad altri argomenti. 
impiegati dalla stampa cine-e. 
\aIgano qucste sole cita/ioni. 
Dice Bandiera Rns.sa die men 
tre fra i comunisti cinesi si dl 
scutcvano le possibility di un 
accordo col Kuommdan (Liu 
nel MG vi sarebbe stato f a \ o 
revole < i leaders dei " partl-
ti comunisti " (lo virgolctte 
spreaiative sono cinesi, SdR) 
di Francia e d ' l taha. come 
Thorez e Togliatti. face\ano 
un baratto politico con la bor-
ghesia...: ccdc\ano alia bor-
ghesia di\crso centinaia di mi-
gliaia di armi m cambio dei 
poMi di \icc primi ministri e di 
altre posi/inni ufficiali IH llo 
Stato borghese. dixentando co 
si persone che pas^cranno al
ia stnna come criminali! ». 
IJO stesso < enminc > sarebbe 
stato compiuto — afTerma un 
giornale di pari autorita — 
dal Partito comunista greco. 
che < rinuncio alle armi, seh 
b ine Atene fosse gia quasi 
nelle sue mani ». L'insurrezio 
ne di Atene fu solTocata, come 
tutti sanno, dagli inglesi. Ln 
reccnte storia europea non e 
decisamente un punto forte dei 
propagandist! cinesi. 

Va nle \a to infine che le cri
tiche lanciate da Liu Sciao ci. 
da Peng Te huai e da molti 
altri comunisti cinesi al cnr*o 
rovino^o che era stato inaugu-
rato a Pechino nel '58 coin
cides ano — a quanto si capi-
sce dalla stampa di Pechino — 
proprio con quelle che il mo-
\imento comunista interna7io-
nale era costretto. in quello 
stesso pcriodo, a rivolgere per 
conto suo alia politica di Mao. 
Le riserve del movimento in-
ternazionale riguardavano so
prattutto 1'ambizione cinese di 
imporre quella « linca > anche 
agli altri partiti. Oggi sappia
mo che una buona parte dei 
comunisti cinesi condivideva-
no le stesse apprensioni per 
il loro paese. Di qui quella 
spaccatura del partito. porta 
ta alia esasperazione da Man 
e da Lin Piao, che oggi la Ci 
na paga al carissimo prezzo di 
una crisi interna, di cui non si 
\ edc la fine. 

Giuseppe Boffa 
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