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L'MustrfalizuilM* della D M popolare: la catena dl mentaggio dl una grande fabbrlco 

Cronologia della Cina popolare 
{Dalla quinta pagina) 

difetti esistenti in quel partito* (cioe 
nel PCUS). La critica cinese si svolge 
a varie riprese: in aprile il Quotidiano 
del popolo pubblica un lungo articolo 
scritto sulla base di una discussione 
avvenuta ad una riunione allargata 
dell'ufflcio politico del partito, intHo-
lato «SuU'etperiema storica della dit
tatura del proletariato >. in cui si 
espongono le vedute cinesi su Stalin e 
sugli argomenti trattati aJ XX congres
so. In dicembre seguira un altro arti-
colo, « Ancora euU'eeperietua storica 
della dittatura del proletariate >, scrit
to alia luce degli awenimenti inter-
corsi nel frattompo. Da un Iato c'e 
stata la controrivoluzione ungherese 
— e la Cina ha svolto un ruolo impor
tant* nella sua repressione. dichiaran-
dosi in favore dell'intervanto militare 
per soetenere il governo di Kadar -
dall'altro c'e stata la dichiarazione 
sovietica sui principi sui quail deve 
basarsi la cooperazJone tra i paesi so-
cialitti, che la Cina approva immedia-
temente. 

In maggio viene lanciata la politica 
dei < cento fiori» »ul dibattito e la ri-
cerca negli ambienti accademici e in-
tellettuali. Al congresso del partito 
Mao Tse-tung tiene soltanto il discor-
ao introduttivo. II rapporto politico 
viene letto da Liu Sciao-ci. Sara anco-
ra questi. piu Urdi. al Comitate cen
trale che si tiene in novembre. a te-
nere il rapporto sulla situazione eor-
rente. Mao Tae-tung, in questa occa-
sione, e ooncludendo i lavori. far* ap-
pello alia lotta contro il soggettivismo, 
il settarismo e il burocratismo. 

1957 
Mao Tse-tung pronuncia. avanti alia 

conferenza suprema di Stato. il suo di-
Bcorso « sul modo corretto di risolvere 
le contraddizioni in seno al popolo». 
E' un nuovo tentativo cmese. dopo il 
XX congresso del PCUS e gli avveni-
menti di Ungheria. di affrontare i pro-
blemi che si pongono ad una societa 
socialisU nel corso del suo sviluppo. 
e quelli delle contraddizioni - di tipo 
antagonlsUco e di tipo non antagoni 
stico— che si sviluppano nel suo seno. 
II discorso e del 27 febbraio. e viene 
discusso ampiamente in tutta la Cina 
prima di essere pubblicato, >l 19 giu 
gno. dal Quotidiano del popolo ed es
sere cosi fatto conoscere anche fuori 
della Cina. E' nel corso stesso della 
discussion* su questo discorso che, nel 
maggio. viane lanclata la « campagna 
di rettiflca dello stile di lavoro>. im-
postoto come una grande campagna di 
critica dentro e fuori del partito. La 
campagna di critica -si trasforma ra-
pidamente in quello che yenne poi de
finite un attacco al partito comunista 
ed al suo ruolo dirigente. soprattutto 
da parte dei circoli accademici e »n-
tellettuali, e di alcuni settori dei par-
titi democratic!. Viene allora lanciato 
un «contrattacco » che trasforma per 
qualche mese la campagna di rettiflca 
in una « campagna contro gli elementi 
di destra» sia dentro che fuori del 
partito. 

Sul piano intemazionale va registra-
ta la flrma a Mosca di un accordo tra 
la Cina e l'Unkme Sovietica per 1'as 
sistenza da parte di quest'ultima alio 
sviluppo nucleare cinese, in campo ci
vile come in campo militare. L'accor-
do rimane segreto. e la sua esistenza 
verra conosciuta solo molto piu tardi 
In novembre Mao Tse-tung si reca a 
Mosca, dove si trattiene dal 2 al 21 
novembre per assistere alle celebra-
sioni dell'anniversarlo della Rivoluzio-
ne d'Ottobre e per partecipare ai la-
vori della conferenza intemazionale 
dei partiti comunisti ed operai. A que
sta conferenza egli pronuncera un di
scorso nel quale sosterra la tesi che 
«il vento dell'Est prevail sul vento 
dell'Ovest», che cioe il rapporto di 
forte e cambiato a favore del campo 
socialista ed a sfavore del campo im-
perialista. E' questa la seconda e ul
tima visita di Mao Tsetung a Mosca. 

1958 
n 1058 e l'anno piu tumultuoso della 

Cina popolare dalla sua fondazione, sia 
aU'intemo che sul piano intemazionale. 
AlTlntarno gia nei primi mesi dell'an
no ai hanno i primi sintomi di quello 
che doveva poi essere noto coma «il 
grande balzo* nell'economia del pae-
M. In primavera questo moviraento e 
preceduto da varie conferenze di par
tito che decidono. tra l'altro. un am 
pto decentramento delle Industrie, solo 
k piu Importanti dalle quali resteran-
no sotto la dlretta responeabilfta del 
governo eentrek. In maggio. si tiene 
U eeconda seesione deH'Vni congresso 
del partito comunista (doe con gli stes 
at dakfati che avevano pertectpato. 
nel l S T a l l V m congresso). E' I'oc-
castor* per U Undo della politica del 
«grande balao>. cha viene teorinata 
Ml rapporto tenuto al congresso da 
ta i Sdao-ci, allora vice preaidente 

del partito. E' il primo anno del secon-
do piano quinquennale. ma gia in par-
tenza i ritmi di sviluppo da esso indi-
cati vengono considerati troppo * con-
servatori». Da un lato si svUuppa un 
movimento per la creazione di piccole 
industrie locali. che sfocera poi nel-
Testate in una campagna su scale na
tionals per la creazione di centri di 
fusione del ferro e dell'acciaio per 
mezzo dei < piccoli forni >. ai quali la-
voreranno decine di milioni di conta-
dini e che dopo qualche mese verran-
no riorganizzati e ridimensionati: dal
l'altro lato appaiono nelle campagne 
le Comuni popolari. i cui primi esempi 
si erano gia avuti in aprile. Si tratta 
di organismi sorti dalla fusione di va
rie cooperative, che si occupano di tut-
te le attivita economiche e politiche. 
dall'industria. alia scuola. flno alle 
attivita militari attraverso la creazio
ne e il potenziamento della milizia po
polare. 

In campo intemazionale queste ini-
ziative si intrecciano con un aggrava-
mento della tensione sia nel Medio 
Oriente che nello stretto di Taiwan 
(Formosa). Alia fine di luglio e ai pri
mi di agosto Krusciov e Mao Tse tung 
si incontrano a Pechino e riaffermano 
l'unita dei due paesi di fronte alia 
minaccia imperialistica. Gli Stati Uni-
ti e Ciang Kai-scek moltiplicano le at
tivita militari nello stretto e nelle iso-
le di Quemoy e Matsu. a pochi chilo-
metri dalla costa cinese. Le artiglierie 
cinesi sottopongono l'isola di Quemoy 
ad un violento e prolungato bombarda-
mento. In ottobre. nel pieno della cri-
si. viene pubblicata una raccolta di 
citazioni da opere di Mao Tsetung sul 
tema <gli imperiallsti e tutti i reazio-
nari sono tigri di carta »: il Quotidia
no del popolo le fa preeedere da una 
introduzione nella quale per la prima 
volta si intravvede una critica alia 
politica ed all'atteggiamento di Kru
sciov. 

In campo interao l'anno si chiude 
con una riunione del comitate centra
le del partito nel corso della quale 
viene annunciato che Mao Tsetung 
non ripresentera la propria candidatu-
ra a Presidente della Repubblica po
polare. e conservera soltanto la presi-
denza del CC del partito comunista. 
UflAcialmente la cosa viene spiegata 
con la necessity di consentirgli di de-
dicare maggiori energie al lavoro di 
partito e alia elaborazione teorica. In 
realta sembra questo un episodio im-
portante della lotta tra «le due vie » 
che doveva esplodere qualche anno 
piu tardi. 

La Cina ritira tutti i volontari ci
nesi dalla Corea. 

1959 
Si aprono i < tre anni duri » della Ci-

nd. Dopo il grande raccolto del 1958, 
che e stato tra i migliori degli ultimi 
anni. si hanno difflcolta che vengono 
essenzialmente attribuite a una serie dl 
calamita naturali che si abbattono sul 
paese. sotto forma di inondazioni o di 
cstese siccita che colpiscono intere pro
vince. 

L'avvenimento piu importante dei pri
mi mesi dell'anno e tuttavia costituito 
dalla rivolta dei feudatari tibetani, e 
dalla fuga del Dalai Lama in India. 
Nasce da qui il primo violento contra-
sto con I'lndia. 

In aprile si riunisce il Congresso na-
zionale del popolo, che elegge Liu Sciao-
ci alia carica di presidente della Re
pubblica popolare. al posto di Mao Tse
tung. 

In giugno, secondo quanto viene piu 
tardi affermato da parte cinese, viene 
denunciato 1 accordo in base al quale 
I'URSS avrebbe aiutato la Cina a svi-
luppare 1'industria atomica e le avreb
be fornito un esemplare di bombs nu
cleare; in agosto si tiene una riunione 
del Comitate centrale del partito a Lu-
slian. nel corso della quale si sviluppa 
un'aspra lotta che investe direttamente 
la persona di Mao Tse-tung. L'offensi-
va contro i risultati della politica fino 
ad allora perseguita viene condotta 
in primo luogo da Peng Teh-huai. mi-
nistro della difesa, il quale attacca sia 
la politica del < grande balzo» che 
quella delle Comuni popolari come 
esempi di avventunsmo piccolo bor-
ghese. H Comitate centrale da un lato 
ridimenslona i risultati del grande bal
zo effettuato nel 1958 e mette I'accento 
sulla necessita dal conitolidamento dei 
risultati raggiunti (vengono anche ri-
dimenstonate le statistiche relative al-
1'aumento della produzkme industriale 
ed agricola, si riconoecono inesattl i 
datl fomiti e si diet che nel 19S8 ti era-
no gonflate le statistiche basate soprat
tutto su stime anziche sul calcolo dalla 
produzione reale; dall'altro reaping* le 
posizioni di Peng Teh-huai. che colnvol-
gono — si afferma — anche i pro
blem! della strategia intemazionale e 
della conceziona dal ruolo deU'esercito. 
Peng Teh-huai viane dastituito da mi-
nistro della Difesa. poeto che verri 
oocupato da Un Piao. 

In settembre ha luogo negli Stati 
Uniti 1'incontro di Camp David tra 
Krusciov e il Presidente Eisenhower. 
Messo dal cinesi in relazione con lan-
nullamento deH'accordo atemico cino-
sovietico. quell'incontro segna una svol-
ta decisiva nei rapporti tra Pechino e 
Mosca- Al ritorno dagli Stati Uniti Km 
sciov si reca a Pechino per parteci
pare alle celebrazioni per il decimo 
anniversario della Repubblica popola
re cinese. 

1960 
Se il 1958 era stato l'anno in cui I'ac

cento veniva messo sull'industria. or a 
in un periodo di € riaggiustamento » e 
di consolidamento, e in una situazione 
economica resa grave da) persistere 
delle calamita naturali, I'accento viene 
di nuovo messo sull'agricoltura. consi
derate come il fondamento dell'econo-
mia nazionale. Le Comuni popolari. che 
nelle prime settimane di vita, nel 1958. 
erano state caratterizzate da un alto 
grado di cenfralizzazione e di colletti-
vizzazione, vengono sotteposte ad una 
revisione e ad una riorganizzazione che 
ne aumenta il numero. restituisce alle 
brigate (le ex cooperative) poteri e 
proprieta temporaneamente perduti e 
ai contadini gli appezzamenti privati 
che in certi casi erano stati assorbiti 
dalla proprieta comune. 

n 22 aprile, in occasione del novan-
tesimo anniversario della nascita di Le
nin, viene pubblicato c Viva il lenini-
smo!», un articolo di Bandiera rossa, 
il quindicinale teorico del PCC, in cui 
viene esposta per la prima volta. in 
modo sistematico e generate, la conce-
zione dei comunisti cinesi sui grandi 
problemi del movimento opera io. Dopo 
la pubblicazione di « Viva il leninismo!» 
in giugno i rappresentanti dei partiti 
si incontrano a Bucarest, dove si veri-
flca il primo grave scontro tra sovie-
tici (rappresentati da Krusciov) e cine
si (rappresentati da Peng Cen). Tra 
luglio ed agosto i tecnici sovietici ven
gono ritirati dalla Cina. nel giro di 
poche settimane. e decine di progetti 
industrial! per i quali il loro aiuto era 
essenziale rimangono incompiuti. Alia 
fine dell'anno si svolge a Mosca la con
ferenza intemazionale degli 81 partiti, 
nel corso della quale si aggrava e si 
precisa il contrasto gia manifestatosi a 
Bucarest. Le posizioni cinesi sono di-
fese da Liu Sciao-ci e dal segretano 
generals del partito Teng Hsiao-ping. 

AU'intemo, si mette ora raecento sul
la necessita, pur non accantonando i 
possibili aiuti daU'estero. di «baearsi 
soprattutto sulle nostre forze ». ai flni 
della edificazione economica del paese. 

Sul piano intemazionale. la Cina flr
ma il suo primo trattato sui connni. 
procedendo ad uno scambio di terri-
tori e alia flssazione della linea confl-
naria con la Birmania. Si aggrava in-
vece il contrasto oondnario con I'ln
dia: oggetto di controversie An dal 1954. 
esso esplode ora in scontri armatf che 
ricevono ampia pubblicita da entram-
be le parti. 

1961 
n 1961 e il peggiore dei «tre anni 

duri >. perche l'economia del paese co-
mincia a sentire gli effettl accumulati 
dal succedersi delle calamita natu
rali degli anni precedents che hanno 
colplto oltre la meta della terra colti-
vabile. II Comitate centrale del partito. 
gia in gennaio, prende drastiche misu-
re per affrontare la situazione: par-
tendo dal date Hi fatto del complete-
mento e del superamento della maggior 
parte degli obbiettivi del secondo piano 
quinquennale, per la cui conclusione 
formate mancano ancora due anni, esso 
decide una battuta d'arreste nell'espan-
sion̂ > industriale. ed una riduzione de
gli obbiettivi. insieme al lancio delta 
politica di < riaggiustamento. consoli-
dawenfo, completamento e miglioramen-
to della qualita ». Tutte le forze sono 
concentrate sull'agricoltura. 

E' questo anche un anno in cui la 
polemics nel movimento comunista ed 
opera io intemazionale si fa piii accesa 
ed acuta. In novembre si apre a Mo
sca il XXII congresso del PCUS. al 
quale partecipa una delegazione cine
se guidata dal Primo mimstro Ciu En-
lai. Nel corso del congresso Krusciov 
attacca direttamente la politica del par
tito albanese, che viene difess da Ciu 
En-lai. il quale lascia poi il congresso 
prima della sua conclusione. La politica 
del Partito cinese rlprende temi delle 
impostaiionl ttaliniane e attacca come 
revision Ismo le posizioni derivanti dal 
XX congresso. 

Dal 18 novembre al 24 novembre si 
tiene a Pechino una conferenza na
zionale per il lavoro politico nell'eser-
cito, la cui importanza viene tottoli-
neata dalla parteeipazione del Primo 
ministro Ciu En4ai a del minUtro del
la Difeaa Lin Piao. e dal fatto che i 
partecipanU aiano poi stati ricevutl da 

Mao Tse-tung (insieme a Liu -Sciao<i 
ed altri dingenti dello Stato e del par
tito). E' questa una delle tappe piii 
importanti nella campagna per la po 
liticizzazione deU'esercito. dopo la de-
stituzione di Peng Teh-huai da ministro 
della difesa e 1'assunzione di questo 
incarico da parte di Lin Piao-

1962 
Durante tutto l'anno continuano a 

verificarsi calamita naturali. ma su 
scala minore che negli ultimi anni. per 
cui la produzione agricola comincia a 
mostrare, in linea generate, segni di 
ripresa. Importanti acquisti di grano 
aU'estero consentono alia Cina di assi-
curare i riforaimenti alle grandi citta 
della fascia costiera senza dover ri-
correre alia produzione interna e sen
za gravare sui trasporti. It dibattito 
interno, i cui termini verranno identifl-
cati e precisati solo negli anni succes
sive si accentra intanto sui contenuti, 
sui limiti e sugli aspetti negativi della 
politica di « grande balzo > e di « riag
giustamento >: sulla stampa comincia-
no ad apparire ammonimenti ad « an-
dare piano >. che sembrano costituire 
un rovesciamento della politica seguita 
nel 1958 e della stessa parola d'ordine 
permanente di c fare molto, presto, be
ne ed economicamente», attribuita a 
Mao. Sempre sul piano interno comin-
ciano ad apparire i primi segni che la 
rinuncia di Mao Tse-tung alia Presi-
denza della repubblica ha degli effetti 
molto concreti. In marzo Liu Sciao-ci, 
il suo successore alia presidenza, con 
voca la conferenza suprema di stato. 
1'organismo di fronte al quale vengono 
annunciate e discusse le scelte politi
che piu importanti. II suo discorso non 
viene reso noto. In maggio viene ricor-
date il ventesimo anniversario dei di-
scorsi pronunciati da Mao Tse-tung nel
la base di Yenan sulla letteratura e 
sull'arte. attraverso un mese intern di 
attivita diverse che sottolineano la ne
cessita che l'arte e la letteratura ser-
vano gli operai, i contadini e i soldati. 
Pochi mesi piu tardi Liu Sciao-ci pub-
blica una edizione riveduta e corretta 
del suo «Come essere un buon comu
nista ». La revisione da lul attuata — 
con I'eliminazione di passaggi relativi 
alia dittatura del proletariato. ed altri 
— costituira piu tardi una delle basi 
della campagna che si sviluppera con
tro di lui. 

In ottobre si veriflca la crisi dei mis-
sill a Cuba, e i rapporti tra la Cina 
e I'Urss si fanno ancora piu tesi. La 
Cina accusa i dirigenti sovietici di 
«avventurismo» per aver mandato i 
missili, e di «capitolazionismo * per 
averli ritirati sotto la pressione ameri-
cana. La posizione cinese viene attac-
cata nel corso di vari congressi del 
PC di vari paesi europei. La crisi di 
Cuba viene seguita immediatamente 
dalla crisi tra la Cina e I'lndia. in 
seguito all'aggravamento della situazio
ne sui conflni. Le truppe cinesi avan-
zano per decine di chilometri in terri-
tnrio indiano. Si ritireranno poi resti-
tuendo all'India i soldati e 1'equipag-
giamento militare catturati durante la 
avanzata. Contemporaneamente la Cina 
firma un accordo di confine con la Re
pubblica popolare mongola. Si verifica-
no incidenti di confine tra URSS e Cina 
nel Sinkiang (Nord Ovest della Cina). 

1963 
Alia fine del 1963 viene annunciato 

che i piani economici dell'anno sono 
stati pienamente realizzati e superati. 
e che l'economia ha commciate a mo
strare di avere effettuato una svolta 
per il meglio. In alcuni settori, come 
quello petrolifero. e stata raggiunta. in 
linea generate, l'autosufficienza. Uno 
sviluppo interessante e costituito, oltre 
che dalla continuazione degli acqufoti 
di grano aU'estero. daU'ordinazione in 
paê i occidentali e in Giappone di im-
pisnti industriali completi. con partico-
lare riguardo agli impianti chimici e 
di fibre plastiche e sintetiche. 

L'anno e dominato dalla polemica in
temazionale. II partito cinese presen-
ta una sua proposta per una linea poli
tica gene rale, illustrate in quelU che 
sono not! come i c venticinque punti ». 
Durante quasi tutto l'anno si avra uno 
scambio di letter* tra 11 PCUS e 0 
PCC. ed una accentuazioae della pole-
mica tra i due partiti nonostante un 
tentativo di risolvere I problemi sul 
tappeto mediante Incontrl bilateral! a 
Mosca. n PCC pubblica due lunghi 
articoli in polemica con Togllatti e il 
Partito comunista italiano: « Le nostre 
divergense col compagno Togliattit e 
t Ancora sulle nostre divergence col 
compagno Togllatti». e una serie dl 
altri articoli in polemica con Thorez e 
altri dirigenti di partiti comunisti. La 
polemica coi dirigenti sovietici si fa piu 
access. 

In luglio la flrma del trattato di Mo
sca contro gli esperimentl e la proUfe> 

razione degli arnumenti nucleari viene 
deouneiata da Pechino come una ini
tiative preea in funzionc amicineee. 

1964 
L'anno 1984 si apre col riconosci-

mento della Cina da parte della Fran
cis. Si aggrava per contro la polemica 
tra la Cina e I'URSS: in febbraio Su 
siov accusa l cinesi di essere « il prin
cipal perieolo* per l'unita del movi
mento comunista ed operato intemazio
nale. La Cina respinge la proposta di 
una nuova conferenza intemazionale 
dei partiti comunisti ed operai. La si
tuazione non mighora nemmeno in se
guito ad una visita che Ciu En lai 
compie a Mosca nel mese di novembre. 
Questa visita segue di poco la destitu-
zione di Krusciov daH'incarico di pri
mo ministro e di segretano del PCUS. 
alia quale si accompagna una breve tre-
gua nella polemica aperta tra i due 
oartiti. 

In ottobre la Cina popolare fa il suo 
ingresso tra le potenze nucleari. fa-
cendo esplodere in un poligono speri-
mentole del Sinkiang la sua prima bom 
ba atomica. 

Sul piano interno si sviluppa in gran
de stile una serie di dibattiti che avran-
no un grande peso sullo sviluppo degli 
awenunenti degli anni successivi. Un 
primo dibattito. aperte con il congresso 
della Lege della gioventu comunista ma 
continuate ed allargato anche dopo !a 
sua conclusione. riguarda la necessita 
di preparare « gli eredi ed i successori 
deUa rivolvziom *. di determinare cioe 
I'orientemento delle giovani generazio-
ni che dovranno prendere il posto di 
quelle che hanno fatto la rivoluzione: 
un secondo dibattito. sul piano flloso-
flco. riguarda il principio dell'« uno si 
divide in due >: tradotto in termini po
litic! ed idcologici. il dibattito si svol
ge sulla possibilita o meno che < revi
sionism© > e c antirevisionismo » si con-
ciliano: un terzo dibattito riguarda la 
riforma dell Opera di Pechino con la 
eliminazione di quanto vi era di con-
cezione arretrate e feudale. 

1965 
Sul piano interno continuano i dibat

titi apertisi l'anno precedente, ma so
prattutto continua t opera di politiciz-
zaziooe deU'esercito popolare di libe-
razione, che come dimostrazione di un 
ritomo alia tradizione delta guerra an-
tigiapponese e della guerra di libera-
zione abolisce i gradi. Lin Piao dal 
canto suo pubblica 1'articolo «Viva la 
vittoria della guerra popolare! ». nel 
quale si sottolinea 1'importanza della 
guerra di popolo. La cosa e particoUr-
mente rilevante nel contesto intemazio
nale dominato ormai dalla aggressione 
americana al Vietnam e dalla sua « sea-
lata*, che porta gli aerei americani 
flno ai conflni deUa Cina e. spesso. An 
sopra il territorio cinese. 

L'inizio della scalate statunitense con
tro il Vietnam del Nord aveva coinciso 
con la presenza del Primo ministro so-
vietico Kossighin ad Hanoi. Durante il 
viaggio di ritorno. Kossighin si ferma 
a Pechino per incontrare Mao Tse-tung 
e discutere la nuova situazione create 
daH'aggressione americana. Non viene 
raggiunta alcuna intesa. poiche la con-
cezione sovietica e quella cinese deUa 
situazione intemazionale. come il di
battito degli anni precedent! aveva or
mai abbondantemente dimostrato. sono 
assolutamente divergent!. La cosa non 
impedira comunque l'afflusso di aiuti 
al Vietnam da parte di tutti i paesi 
socialists Cina compresa, attraverso lo 
stesso territorio cinese. 

Esplode la seconda bomba atomica 
cinese (in maggio). TI Tibet viene di-
chiarato regione autonoma. 

1966-1969 
Nel 1986 — l'anno in cui viene lancia

to il terzo piano quinquennale. che 
avrebbe dovute avere inizio nel 1963 — 
esplode la c grande rivoluzione cultu-
rale proletaria >. che comincia nelle 
universita e si estende ben presto a 
tutto il partito ed a tutto il paese. Per 
anni la lotta si svolge in varie fasi e 
sorti alteme flno a quando i « comita-
ti rivoluzionari » che sostengono Mao 
Tse-tung ti affermano in tutte le pro-
vincie e le regioni autonome della Ci
na. La rivoluzione culturale, apertesi 
con una direzione del partito solo appa-
rentemente unite, ma profondamente 
divisa quanto ai metodl da seguire ed 
agli obbiettivi da raggiungere. vede 
gia nelle prime fasi eliminati dalla 
scena politica personaggi come Peng 
Cen (sindaco di Pechino) e Lo Jui-cing 
(capo di stato maggiore deU'esercito). 
della sorte dei quali. come piu tardi 
per U presidente Liu Sciao Sci, non 
si e sinora saputo nulla, per vedere 
poi eliminati anche il segretario gene-
rale del partito Teng-Hsiao-ping e il 
Presidente della repubblica Liu Sciao-
ci. Quest'ultimo viene anzi indicate, du
rante tutta la dura lotta condotta al-
1'insegna della rivoluzione culturale, 
come il principale nemico da battere, 
e come il difensore di una linea poli
tica che tradirebbe la rivoluzione. La 
sua sconfttta viene sancite ufficial-
mente dal IX congresso del partito. che 
conferma la supremazia di Mao Tse
tung e nomina Lin Piao vice Presiden
te del partito stabilendo nello statute 
che egli sara U successore di Mao. 

Gli anni di lotta delta rivoluzione 
culturale che hanno segnato un perio
do di limitezioni crescenti nei rapporti 
con l'estero e nella possibilita di espres-
sione, sembra abbiano colpite anche 
molt! settori dell'economia. soprattutto 
i trasporti. Ma vengono registrati pro
gress! neU'agricoltura e di alcune bran 
che dell'industria, mentre proseguono i 
progress! nel campo atomico e missi-
listico. Un missile balistico di media 
gittata con testate nucleare viene spe-
rimentato gia neU'ottobre 1966. 

In questi anni il contrasto con I'Unio-
ne Sovietica e nei confronti degli altri 
partiti comunisti che vengono deflniti 
revisionist!, si fa piu aspro: la polemica 
si fa pid violenta e sppare come uno 
degli elementi essenziali dell'orienta-
mento politico e della propaganda di 
massa. Si veriflcano, nel 1969. impor
tanti e gravi scontri di frontiers sia 
lungo l'Ussuri (Nord Est) sia al confi
ne del Sinkiang (Nord Ovest). In set
tembre tuttavia un Incontro a Pechino 
tra il Primo ministro sovtetico Kos
sighin e il primo ministro cinese Ciu 
En-lai, il primo incontro ad alto livello 
fra I due govern! dal 1966. aegna un 
fatto nuovo nella situazione. Sob i fatti 
diranno tuttavia in quale senso la si
tuazione potra evolversi. 

TJ 1988, primo anno della rivoluzione 
culturale. a anche U primo anna del 
terzo piano quinquennale, del quale pa
re non aono stati annunciati pubbUca-
roonto gli obbiettivi. 

V«4e»tari cJmsJ nella ouerr* di Corea vengono fastepglafl dal soldati coreani 
a Saag|cumry<Ma ml cars* della celebrazioni dal 18. annlversarie dalla fon-
dailana daifArmata pepalan caroana: sianw net 1958. 

Mao Tta-tung, Krusciov a Uu Sclao-cl dalla tribuna sulla piazza Tien An Men 
•ssistone alia celebrazlanl dal 19. anniversario della vittoriesa rivoluzione cinese. 

1M7 — La rivoluzione culturale * in pieno svolgimento. Cittadini di Pechino 
leggono i «ta ze bao» ( i giornali d*i grandi carallerl»), scritti a mano. 

11 settembre 1989 — Ciu In-lal a Kossighin si Incontrano ail' 
chine. Un Incontro che sembra pater riaprlra II dleloge fra I 
paesi sociallstl. 

dl 


