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Assassinate a Milano dalle brigate nere 

II 24 febbraio 1945 
cadeva Eugenio Curiel 
La « scoperta » dei suoi scritti - Accenti « che ricorda-
no Gramsci » - II problema dei giovani - La « demo-
crazia progressiva » e l 'orientamento dei comunisti 

Venhcinque anni fa — ll 
24 febbraio 1945 — Eugenio 
Cunel cadeva a Milano, as 
sassinato dalle brigate ncre 
a tientadue anm e quando 
gla <u scntiva nell ana 1 ap 
piossimarsi della Liberazio 
no « E' morto giovane ma 
gia uomo maturo un uomo 
(cosi lo ha ncordato Longo 
cinque anm fa a Padova al 
1 ombra di quella torre del 
Bo dove aveva lmziato gio 
vane scienziato la strada di 
un multiforme impegno po 
litico) che al nostro partito 
al nostro paese alle nuove 
generaziom avrebbe dato an 
cora tanto > dopo il tanto 
che aveva gia dato m quegli 
anni drammatici e mtensi 
concentrati sino alio spasi 
mo, ed In cui era riuscito 
sempre ad esseie insieme 
combattente c uomo di pen 
siero 

La « scoperta » di Cunel 
— per chi non 1 aveva co 
nosciuto — avvenne nel 
1955, quando uscl — curato 
da Enzo Modica — un volu 
me di suoi scntti, < Classi e 
generaziom nel secondo Rz-
sorgimento», in cui si po-
terono ntrovare — a poeJu 
anni di distanza dalla gran 
do « scopeita • di damse l 
— accenti, appunto, « che ri 
cordano Gramsci il Gramsci 
dell Ordine Nuovo e che 
egli, certo, al momento che 
sciiveva, non conosceva se 
non di nome » Lo nlevo al 
loia Longo, m una recensio 
ne su Rvnascita e ancora 
adesso per chi si inoltn at 
travel so quegli scritti e 
questo «respiro giamscia 
no • che soprattutto awin 
ce questo tradursi originate 
del metodo e delle concezio 
ni marxiste ncll'mdagine 
sulla realty italiana E in 
sieme a questo la capacita 
dl sintesi e di geneiabzza 
zione la foiza del grande 
« disegno politico > Dl qui 
anche 1 attualita di quegli 
sci ltti Un'attualita di so 
stanza, e non soltanto di me 
todo 

II problema dei giovani 
ad esempio che in tutta la 
sua ricerca e um preoccu 
pazione continua teonca o\ 
lieche polltica come quan 
do nleva mtornD al 1917 
cho « la gio\entu non e una 
icalta che oltrepassi le \a 
no classi per riunirsi in 
un'unlca entita polltica» 
polche esisto «il gio\ane 
operaio, il giovane conta 
dmo il giovane studente » 
ma e'e un « problemd poll 
ttco », vi sono esigenze ideo 
logiche, le quah non possono 
venire =;oddisfatte da *un 
frondismo genenco allusi 
vo >, poiche -tioppo spesso 
uno sforzo generoso si e ri 
solto in qualche insijmifican 
te ' pasquinata' » II giova 
ne « viene ponendosi I pro 
olemi politici c non puo ac 
cetlarne 1c soluzions passi 
vamente senza averh ripen 
sati e rivissuti E npensaih 
non sjgmfica npetere tra\a 
gho e soluzione ma ariic. 
chirli di nuovi clementi 
perche 1 ideologi i polltica di 
viene concretezza di diretti 
ve soltanto nel contatto quo 
tidiano colla sempre nuova 
realta • Si anticipa qui 
quella che sara nella Resi 
stenza un espericnza di mas 
sa, ma \i sono, qui anche 
spunti di llcerca attuali mo 
th j da raccogliere Cosi co 
me vi sono nel discorso sui 
cattohci, e in quello che Cu 
nel e andato svolgendo sul 
la «lot!a dei comunisti per 
una democrazia pi ogres 
siva » 

• La democia/ia che I co 
mumstt pionugnano oggi in 
Italia — suueva su In no 
sti a lotto dtl gennaio 1945 — 
non 6 e non puo t s s u c sem 
plice restaur<i7ionL cli quel 
la clie ha dimosfrato 1c sue 
limilazioni e le sue insufh 
cienze compnmendo e re 
spingendo lmiziatua demo 
cratica delle masse altevan 
do nel suo seno il liscismo » 
quello dl cui 1 Italia ha bi 
•ogno 6 • una democrazia 

a Docente umversitano, sicura promessa della scienza Ita 
l iana, fu vecchio combattente, se pur giovane d'eta, nella lot)a 
per la hberta del popolo Chtamo a raccolta per pnmo tutti i 
giovani d'Malra contro il nemico nazi-fascista Attratta dalfa 
sua fede, dal suo entusiasmo e dal suo esempio la parte mi 
gliore della gloventu italiana rlspose all'appello ed Egli seppe 
guidarta nella erolca lotta ed orgamzzarla in quel potente stru 
mento di liberazlone che fu II Fronte della gioventu Anima 
tore impareggiabile, e sempre laddove e'e da organizzare, da 
combattere, da incoraggiare Spiato, braccato dall'mstdioso ne 
mico che vedeva in lui il piu pericoloso avversarlo, mai desi 
steva dalla lotta Alia vlgilla della concluslone vittonosa degli 
I m men si sforzl del popolo itallano cadeva in un prodltono ag 
guato tesogll dai sicari nazi-fascisti Capo ideale e glonoso 
esempio a tutta la gioventu italiana di eroismo, di amore per 
la patrla e per la Hberta » con questa motivazione e stata 
assegnata la medaglia d'oro alia memoria del compagno Euge 
nio Curiel, membro della DIrezione del PCI, direttore dell'« Uni 
ta », organizzatore del Fronte della gioventu, assassinate dai 
nazi fascisti a Milano 25 anni fa , il 24 febbraio 1945 

nuova » «forte e progressi 
va », che abbia « alia ribal 
ta una nuova classe dingen 
te la classe operaia », «inte 
ressata non gia a lespingere 
ed a comprimere, ma anzi a 
suscitare ed a promuovere 
1 iniziativa democratica delle 
masse popolan e delle loi o 
libere orgamzzazioni, la loro 
partecipazione diretta ed at 
tiva alia soluzione dei loro 
problemi» Partecipazione 
e Curiel ritorna su questa 
esigenza fondamentale ule 
vando che «per questo il 
partito della classe opeiaia 
vuole che la nuova democra 
zia sia una democrazia forte 
forte di una elfettiva e quoti 
diana partecipazione delle 
piu larghe masse popolan al 
la soluzione dei loro proble 
mi forte dell interessamento 
e del presidio di tutto il 
popolo, forte contio i nemici 
della democrazia, forte con 
tio quanti, difendendo inte 
ressi e privilegi di casta o 
di classe, vogliono sottrarsi 
ai doven ed at sacnfici del 
la sohdaneta nazionale» 
«Ma una democrazia nuova, 
cosi rafforzata e presidiata, 
non potrebbe essere — ag-
giungeva ~ una democrazia 
conservatnee, solo preoccu 
pata di ottenere, con an vo-
to popolare, la foimale san 
zione ai privilegi delle caste 
dominanti 

« Nella loro partecipazione 
diretta e responsabile alia 
soluzione dei conipiti della 
liberazione e della ricostru 
zione la classe operaia e le 
piu larghe masse popolan 
portano con le loro hbere 
orgamzzazioni la loro forza 
1 esigenza ed il peso delle 
loro necessita di vita e delle 
loro aspiraziom sociali dan 
no alia democrazia un sen 
so ed un contenuto nuo\o, 
non statico e conseivatore 
ma dinamico e progressive 
Ed 6 per questa democra 
zia nuova forte progressiva 
aperta a tutte le conquiste 
ad ogm progresso politico e 
sociale senz altro limite che 
quello della volonta popola 

re, che I eomumsta combat 
tono» 

Di qui anche laccento 
sulle * esigenze nazionah » 
e le • soluziom nazionah» 
da dare ai problemi del pae 
se (« e saranno soluziom na 
zionah non per una innatu 
rale deformazione delle esi 
genze della classe operaia 
ma per la conquista da parte 
della classe operaia del suo 
storico caratteie di classe 
nazionale classe di gover 
no ») laccento sulla funzio 
ne della classe operaia come 
classe nazionale 1 esplicita 
affeimazione che 1 comuni 
sti «non vogliono imporre 
dispoticamente le loro opi 
mom e le loro soluziom» 
1 affacciarsi dei grandi te 
mi di un giusto rapporto tra 
questa funzione nazionale e 

I impegno internazionahsta 
e della costruzione di una 
via italiana al socialismo 
(• nfarsi necessanamente 
alle forme che tale rottura 
ha assunto nell URSS e en 
teno stoncamente falso») 
II nchiamo e qui «alia nc 
chezza della storia ricchezza 
che oltrepassa ogni tentati 
vo di previwone meccam 
ca » e colpiscono, di nuovo, 
gli accenti « che ncordano 
Gramsci», e, piu ancoia que 
sto farsi degli elementi fon 
damentah di una Imea po 
htica che con Togliatti in 
quei mesi per tanti aspetti 
deternunanti acquista piena 
espressione Sino a divemre 
fondamento e ragione di es 
sere del grande affermarsi 
nella Resistenza e nel post 
Liberazione del PCI sulla 
scena italiana 

II 25 apnle e il post Libe 
razionc, Cunel non ha piu 
potuto uverli E caduto — 
ed e un destino tenibile — 
piopno quando stava pei mi 
ziare la pnmavera del 1945 
e un lavoro immenso lo 
aspettava ancora con I suoi 
trentadue anni, il suo impe 
gno politico e culturale le 
sue capacita di diugente 

Sergio Segre 

Gli orientamenti deH'economia di Pechino in una serie di articoli di «Bandiera rossa» 

PERCHE' LA PILLOLA INCINA 
La polemica con Sun Yeh-fang, definilo il •< Liberman cinese» - Energica difesa del piano cenlralizzato - L'obietfivo della co
struzione di «un grande e potente paese socialista con una moderna agricoltura, una moderna industria, una scienza e una 
cultura moderne»- II rapporto ciiia-campagne, e la funzione attribuita alle «comuni» - La campagna per il controlto delle nascite 

RUZZOLONE REALE 
Alcuni articoli che hanno 

per tema la polltica economi 
ca — apparsi di recente su 
Hong Chi (Bandiera rossa) 
considerata la pubbhcazione 
teonca dei comunisti cinesi — 
hanno attirato 1 attenzione di 
parecchi osservaton Si tratta 
di un mteresse pienamente 
gmstificato II meno che si 
possa dire infatti e che per 
parecchi anm — se non al 
tro a giudicare dal tono del 
la stampa — la polltica eco 
nomica non e stata certo la 
pnncipale preoccupazione dei 
dingenti di Pechino Per ntro 
vare articoli analoghi bisogna 
r sahre a qualche anno fa An 
che a! IX congresso del par 
tito nell aonle scorso come se 
gnalammo a suo tempo que 
sto tema era stato completa 
mente assente 

I nuovi scntti non costi 
tuiscono tuttavia una sorpre 
sa in assoluto Essi trovano 
anzi un loro posto nel chma 
abbastanza diverse nspetto a 
quello della « nvoluzione cui 
turale » che si e mamfestato 
ilia vigilia del IX conpresso 
e pm ancora nel penodo ira 
mediatamente '-ui.cessivo E 
un chma che pei il momen 
to nguarda la vi a interna del 
paese piuttosto che la sua po 
htica internazionale in questo 
secondo settore infatti la po 
lemica continua con la stessa 
veemenza di prima ed e sem 
pre diretta pnncipalmente con 
tro i sovietici La tensione re 
sta acutissima E in polltica 
interna mvece che sempre piu 
prevalgono preoccupazioni di 
consohdamento e di sviluppo 

Questo tono piu pratico era 
gia stato nvelato da altn sin 
tomi II notiziario — piuttosto 
esile per la venta — che 
Nuoia Crna diffonde nel mon 
do riporta ormai notizie me 
lenti alio sviluppo della pro 
duzione con la stessa quoti 
diana sistematicita con cm un 
paio di anni fa queste mede 
sime notizie venivano invece 
accuratamente ignorate per la 

Fuori prog ram ma du
rante una recita di stu
dent! a Cambridge 
Protagonista il princi-
pe di Galtes, Carlo, ve-
ro mattatore dello 
spettacolo e interprete 
di quattro sketches 
Ma al pnmo e finito 
nella polvere alle pre-
se con la classica cor-
namusa il principino 
ha perso fiato, equili-
brio e stile, ed e rovi-
nato gambe alTana 
sulle tavole II fotogra-
fo era in agguato non 
capita tutti i giorni, 
ormai, un ruzzolone 
reale 

Una storia ineditu di sei soldati dell'ARMIR 

L'amico italiano del partigiano Alexei 
« Gli aiutanti dei comunisti di Dobrusc » cosi furono definiti dai nazisti — L'articolo su « Tempi nuovi » 

II gruppo di Leo — L'ufficiale medico prese i contatti — Chi puo completare il racconto? 

Dal nostro cornspondente 
MOSCA febbraio 

L ultimo numeio di Tern 
pi nuovi pubblica la foto di 
sei soldati italiani dellAimir 
scattata a Dobrusc una cit 
tadina della Bielorussia nel 
1942 La foto e stata trovata 
nella sede della Gestapo do 
po che 1 tedeschi abbandona 
rono la citta- Sul retro c e 
una dedica che spiega a suffi 
cienza la ragione dell inte 
resse del nazisti per li docu 
mento e che rnela 1 esistenza 
di una pagina ignota della 
lotta antifascista « Gli aiutan 
ti dei comunisti di Dobrusc » 
dice la scntta Ma chi sono i 
sei soldati italiani che nella 
Bielorussia occupata dai na 
zisti sono nusciti a stabil te 
un colleEamento con le orga 
nizzazioni del partito e della 
l esistenza? « Tempi Nuovi » 
dice alcuni nomi quelli del 
riottor btefano Corticci di 
Padova del «professor Anto 
nio» di Milano del comu 
nista Francesco Capurro e n 
volge un appello ai letton so 
no ancora in vita questi ita 
Iiani? Hanno qualcosa da ag 
t,iungere a quel poco che s! 
s i suj Into rappc rti con 
pHrtigiani bielnrussi" 

T mento di un ^lornalista 
Nir )ii See1- ikov se 1 episo 
dio dopo -ti mm e vpnuto 
oid al i In e bcestakov sta 
v i conif do ncerche sulla 
vita di un i finale dei seru 
zi di siciu /a Alexei Kor 
bitsin reci r U mente scorn 
parso quando <- e imbattu 
to nellcpisodio di Dobrusc 

Korobitsm (he e stato cer 
tamente fin dai tempi della 

guena di Spagna uno dei 
p u coraggiosi e dei piu abi 
li « agenti segreti » sovietici 
era noto fmo a qualche tern 
po fa soltanto come scnttore 
di romanzi di avventura (« La 
vita a rate » (ill segreto del 
museo di cera » «Juan Mar 
cardo vendicatore del Te 
xas») Ma — e non e un 
modo di dire — nessuno tra 
l suoi romanzi vale una sola 
pagina della sua vita 

Paracadutato nel 42 nella 
zona di Cetscenk non lonta 
no da Dobrusc insieme ad un 
ucraino Kravtscenko a due 
antiiascisti austriaci Sterner e 
Leitner e ad un radiotelegra 
fista Antonenko Alexei Kor 
bitsin (« Leo 0 prese contatti 
coi part giani bielorussi fece 
saltare dneisi convogh di 
truppe e di munizioni e orga 
nizzb una rele assai efficien 
te per la raccolta di informa 
ziom di ogm lipo Intanto a 
Dobrusc era giunto un re 
parto sanitano dell Armir e l 
soldati a\evano trovato allog 
gio in vane abitazioni 

Lidea di cercare un contat 
to con gli 11al .mi non venne 
a «Leo i a t iso Un giorno 
i due austnac del suo grup 
po che eranu giunti nel pj? 
se ti nest it i dd ufficnll na 
zisti m liten/a piem o dil 
Ironte mis ir n i penetid 
tc nelU stdt dell utfit ale di 
ront ru^pionangio tedtsco ta 
le Run0e a soppnmeilo e a 
mettere le mam sulle s le 
rarte La loro altenzione ven 
ne attratta da queste nghe 
del taccuino di Runge «C li 
italiani ditetfano rti lealta Oc 
coi re sonefUiaic le case do\e 
sono alloggiati e contiol 

aih » Se le cose stanno a 
auesto purito deve aver pen 
sato Leo si pub dunque ten 
tare qualcosa 

Che gli italiani avessero nei 
confronti della popolazione un 
atteggiamenlo assai diverso 
nspetto a quello dei tedeschi 
era stato del resto gia asso 
dato Nicolai bcestakov h i 
condotto una inchiesta ne! 
paese e si e imbattuto m un 
\ ecchio eomumsta Nikanur 
Kuhkov 1 uomo appunt) che 
ha permesso al gruppo di 
« Leo » di entrare in collesja 
mento con gli antifascist ill 
ham e che ha raccontato al 
cunl episodi significativi 

i Un giorno — ha ae'to — 
ho visto un tenente italiano \e 
nire verso casa mia insieme 
a due sergenti E per me ho 
pensato Ma il tenente soin 
deva e quando mi fu v ci 
no incominciO a parlaie in 
russo e alia fine mi di^se ch 
mi avrebbe procuiato delle 
medicine per la moghe rhe 
era ammalata Da quando a 
Dobrusc erano arnvati l fas i 
sti mai si era vista una cos i 
simile un med 10 rmlinie 
dare un aiuto agh abitant 
Per questo 10 non diedi li pti 
li molt i 1 due i alle p ink 
del tenente mi quish nun 
lenne la piroh \enne a n 
sa mia il MUino d i e si 
piesentb Mi chi uno Stei inu 
Corticci d t.se m i inadre e 
di online russa Abitc a PT 
dova dote vnono mi i mo^lie 
e I miei figh Odio la guena 

Gh abitanti del paet>c ban 
no detto ancora al giornili 
sta sauetico che gli llalnnj 
a\e\ano un attc^iament 
retto e che qualcuno di essi 

manifesta\ a apertamente 
sconlentezza per la poht ca 
di Hitler e condannava la 
gueira « Leo i decise allot a 
di agire e mcar co Kuhkov 
di prendere contatto con Cor 
tirn presentandosi alio 
ospedale nulitaie italiano con 
ii scusa di una vecchia lorn 
Ijaggme Corticci fece in mo 
do che Kuhkov v'enisse usi 
t Uo dal « professor Antonio » 
un « uomo corpulento vestito 
da ci\i e » the vis t6 mmu 
7iosamente 1 ammalato sco 
prendogh una nefnte assai 
grave II passo successive lo 
fecero yh itahani Chiesero se 
Kuhkov avesse un apparec 
chio radio e se « il prof An 
Unio» poteva qualche volta 
andare da lm per « ascoltare 
un po di musica » 

In realta la «musica» era 
pero un1! trasmissione in una 
I ngua sconosciuta a Kuhkov 
II mistero venne nsolto qual 
che giorno c apo da Corticci 

I tedeschi disse ci hanno 
confiscato tutti gh apparec 
chi radio II professore ha 
molte simpatie per I russi 
Siamo convmti che la Ger 
mina perdera la gueira » I 
ontitti divennero sempre piu 

ircqu nh e piu politicamente 
i npt„nati r 1 i un giorno lo 
stpsso i professor Antonio i a 
l c il n me di Franttsco Ca 
p n m 1 ilfimle comunisti 
t ic una mattina invece di 
a nsegnarh ilia Gestapo ave 

i distiibuito all interno del 
mercatino di Dobrusc un pac 
t J di lolantmi antinazisti che 
poco prima erano stati requi 
s 1 rid£,h stessj italiani nella 

i/ nnc di un agente rii 
Lollegamento sovietico Ca 

purro non si limitfc pprb a di 
stnbmre \olantmi giac,che piu 
di una volta — racconta Ce 
stakov — ha fatto pei venire 
ai paitigiam bielorussi armi 
e munizioni 

L mcontro fra Corticci e 
(Leo » che si presentb a ca 
sa di Kuhkov \estito da sotto 
tenente nazistd e facendo bal 
ztre tutti in piedi con un 
impetcabile « heil Hitler R\ 
venne qualche giorno dopo 
e dalla collaborazione fra i 

due nacque poi una nuova 
missione di « Leo » — che pe 
ro da Scestakov non pub an 
cora essere raccontata — n 
un altio paese europeo occu 
pito dai nazisti 

Questo e tutto quello che 
si sa oggi sul dottor Corticci 
il professor Antonio e il co 
mumsta Capurro C e fra i 
nostn letton chi e in grado 
di completare il racconto? 

Adriano Guerra 

Da 5 giorni 

Lo «Stampa» non esce per 
lo sciopero dei rotativisti 

1 o s ope o (k «lotativ st s> 
i|«d cc da c iq p C arm la 

II c ta delle ed /ioni dtl i 
^tanta c k h Stamra frrr \ 
l rovue IL li lotn f st ito 1 it 

ini i ltian en e d Hi 
o L I i s ( an 11 ic 

l i i ch eMa d\ n dlT 
I d> n t u i tr i c h (I 
\>c 1 a i-nenlo di 7 i 10 u Id 
kl oi £dn u d il i b<] d d d 
man ten/one Vile prmi ore 
di u o erii no tie i lotat 
v st B attendev ino ri poter n 
I n lore h d r i con le 
djiLziom competent! sui loro 

pi oblc n i azienda faccv a a! 
f t,ere u comun cato di si lo 
P ntimente 1-iat col quale m 
n i r r n a necc^sa prov 
I m< iti » nrl ca^o nm fo e 
prosa 1 att it i delle lolit \ c 

D nciKd n >llie atti avi 
st ii ita illo scopo d inl m di 
i Idvorato i e di non piui L 
I r la L ornata dimtmcd i 
silan dell lavoiaz ni a mon e 
dt lc rttal e 

I smddcati prov nciali si stan 
no ddoperando per sbloccdie la 

tuaz o ie Finoia tuttavia a 
d rezione non hd mostrato scgni 
di lesipiscenza 

sc are posto ai soli term no 
Iitici della « nvoluzione cultu 
lale dalla denuncia del « tra 
ditore » Liu Sciao ci alia co 
stituzione dei « comitati nvo 
luzionan i 

Detto questo gh articoli di 
Bandiera rosba raporesentano 
ugualmente un fatto nuovo e 
come tali vanno anahzzati tan 
to piu che sono la sola fonte 
accessible per conoscere il 
presente indinzzo del governo 
cinese m materia di economia 

Nuovo principio 
di autorita 

Uno degli scntti fe un ampia 
polemica contro un noto eco 
nomista 1 ex direttore dell Isti 
tuto di economia dell Accade 
mia cinese delle scienze Sun 
Yeh fang Questi viene accusa 
to di essere un « contrornolu 
zionano» amico di Liu 
Sciao ci Ma inveitive a paite 
le sue pioposte per quanto 
si pu6 giudicare dal] esposi 
zione polemica che ce ne vie 
ne fatta costituivano semph 
cemente un suggenmento di 
piamficazione decentrata con 
una maggiore hberta di mizia 
tiva lasciata alle singole ira 
prese fermo restando il pie 
no dintto dello Stato di pre 
levare dai loro « profitti » quo 
te important! ma fisse per 
fmanziare il piano di svilup 
po Si tratta sostanzialmente 
di progetti che sono stati di 
scussi (ma raramente adotta 
ti> in altn paesi sociahsti 
Bandiera rossa chiama del re 
sto Sun Yeh fang un t< Liber 
man cinese » dal nome dell e 
conomista sovietico che ha so 
stenuto tesi analoghe 

Noi non possiamo esseie m 
giado di due quanto simiti 
conceziom si addicano ad una 
economia come quella cinese 
con l suoi ternbih problemi 
Interessante e tuttavia 1 argo 
mentazione con cui quelle po 
sizioni vengono respm e Sia 
mo di fronte a un energica 
difesa del piano centrahzzato 
in nome di un modello di m 
dustriahzzazione ormai classi 
co in quanto gia. applicato da 
altn paesi sociahsti a comin 
ciare dall URSS Scnve infatti 
Bandiera rossa « Se la piam 
ficazione fosse asata sulla leg 
ge del valore lo Stato non po 
trebbe svduppare 1 industria 
della difesa che non e red 
ditizia costrmre un maustria 
pesante o Industrie nell inter 
no impiantare un sistema in 
dustriale diversificato in una 
determmata area provincia o 
citta al fine di essere piepa 
rati contro la guerra ne" svi 
luppare Industrie m appoggio 
all agricoltura destinate ad 
avere un basso rendinrmto 
lo Stato non potrebbe neppu 
re nspondere alle crescenti 
es genze quotidiane del popo 
lo che vanno sowenzionate 
cosi come gh sarebbe impos 
sibile produrre le merci neces 
sane per ippoggiare la lotta 
nvoluzionana dei popoh del 
mondo che e quanto nchie 
de 1 mternazionahsmo prole 
tario » 

Da altri passaggi degli art! 
coli traspaiono con evidenza 
le preoccupazioni militari che 
stanno alia base di questa di 
fesa del piano sono le preoc 
cupaziom su cui tutti gli os 
servaton stramen sovietici 
compresi hanno gia. posto 1 ac 
cento Agh stessi indinzzi si 
ispira la vasta campagna con 
tro gli « sperpen » in favore 
del « nsnarmio » e della costi 
tuzione di scorte che viene 
condotta in tutto il paese Ma 
sembra che vi sia anche qual 
cosa d altro E napparso ad 
esempio uno slogan trascura 
to per motto tempo «in 
dustriahzzazione socialista» 
Spiega infatti il penodico pe 
Chinese « Partiti da una ba 
se di poverta e di media noi 
andiamo attraverso decenm di 
dura lotta per costrmre un 
grande e potente paese socia 
lista con una moderna agricol 
tura una moderna industria 
una scienza e una cultura mo 
derne e creare una sohda 
base per la nvoluzione mon 
diale del proletariat > Di qui 
1 affermazione dell autorita in 
discussa del « piano » (altra 
parola che da tempo non si 
trovava nel lmguaggio pohti 
co cinese) « La ferma esecu 
zione del piano nazionale eco 
nomico ratificato dal Comita 
to centrale del parhto e la 
garanzia fondamentale di un 
rapido sviluppo della costru 
none socialista del nostro pae 
se» scnve ancora Bandiera 
rossa «Ogni impresa deve 
arc? tare 1 idea di considera 
re il paese come un tutto um 
co avere presenti gh i/lteres 
si geneiah possedere una vi 
suale larga e lungimirante de 
ve schierarsi attorno al Com! 
tato centrale col Presidente 
Mao come capo e il vice pie 
sidente Lm come vice capo 
raggmngere unita di pensiero 
di polltica di piano di dire 
zione e di azione e^e" lire e 
superare il piano di Stato in 
tutti I modi » 

Lo stesso onentamento ap 
pai e ancora pm marcato in 
un secondo aiticolo dove si 
pirla soprattutto di agncoltu 
n Sebbene questo secondo 
^cntto sid come il prime for 
temente ideologizza o anche 
q u gh slogan dom mnti so 
no ( modernizzazione » « mec 
canizzdzione « eletti ific izio 
nt > La stessa collettivizzazio 
ne viene vista sotti 1 angolatu 
i i essa puie abbistanza clas 
s t i delle esigenze dell mdu 
stnahzzazione « L edificazione 
industnale socialista dipende 
dall agricoltura per vaste e cie 
stenti formture di gram com 
merciah e c I matene prime e 
per una vasta accumulazione 

di fordi tali richieste non 
awebbcio mai potuto essere 
soddisfatte con una piccola 
azienda contadina mdividua 
le Scnzi azionde collettive 
nelle campagne 1 industrializ 
zazione falhrebbe Sotto que 
sta lace viene npetuto 11 con 
cetto prendeie 1 agricoltura 
come base e 1 industria come 
fattore egemone > 

Anche la difesa delle «eo 
muni e un tema dell artlco 
lo Ma la concezione delle eo 
muni non e piu quella estre 
mistica del 58 bensi quella 
che prevalse nel 1961 62 quan 
do dope gh scompensi del 

balzo m avanti » si passd al 
Ii pm nuta fase dell « agglu 
stamento e che oggi torna 
in auge dopo avere corso 13 
nschio di essere spizzata via 
dalla «inoluzione cultmalew 
comuni cioe fondate su una 

propneta a tre hvelU» do 
ve il piu basso dei tie quello 
della «squadia di produ 
zione > cornspondente alle 
cooperative di un tempo e 
anche il piu impoitante Mol 
to piu decisa che nel 61 62 e 
poi la foimulaaione di una 
polltica pianiticata nelle cam 
pagne Nel campo della pro 
duzione si de\e adenre al prin 
cipio di prendere i cereah co 
me anello pnncipale dl svi 
luppare un economia diversifi 
cata e di assicurare uno svi 
luppo completo II contiollo da 
parte del piano economico 
unificato di Stato deve esse 
ie particolaimente sottolinea 
to anche se un certo grado 
di flessibilita va consentlto 
una volta che siano stati ri 
spettati il piano statale le 
leggi e h pohtica dello Sta'o 
Pei quanto riguarda la distri 
buzione del icddito gh inte 
ressi dello Stato del colletti 
vo e dell i idiv iuo devono es 
sere tutti presi in considera 
zione J 

Netta preminenza del piano 
dunque Ma esiste un piano di 
sviluppo in ana? Per il mo 
mento almeno sembra di no 
La stampa non ne ha mai par 
lato Gia il secondo piaro quin 
quennale venne scardinato 
dal ( balzo m avanti > e tutta 
via consideiato «compiuto 
anche se non si 6 mai avuto 
un resoconto della sua esecu 
zione Quanto al teizo piano 
si disse per un certo peilodo 
che sarebbe stato lanciato ma 
sopi avvenne la (nvoluzione 
culturale» e non se ne parlo 
piu La stampa penferica ha 
parlato di piani loeah di di 
versa durata pet alcune pro 
vince Ma ci6 su cui insiste 
Bandtertt rossa e un altra co 
sa e un « piano umco di Sta 
to Significa ques'o che ci 
si appiesta a vaiare qualcosa 
del genere? Oggi come oggi 
non vi e nsposta Si vedia 
nei prossimi mesi 

Posizioni 
respinte 

La nuova polltica economi 
ca si mquadia appieno nel dif 
ficile sforzo di organizzazione 
e di centralizzazione avviato 
col congresso dell anno scoi 
so Nel giustificate la premi 
nenza del piano il penodico 
di Pechino ha fatto questa si 
gmficativa assemone dl prin 
cipio d l Comitato Centrale 
del partito rol presidente Mao 
come capo e il vice nresiden 
te Lin come vice capo e 11 so 
lo centro di direzione dellin 
tero partito dell intero eseici 
to e del popolo dell intero pae 
se» E il nuovo principio di 
autorita che viene difeso con 
msistenza da molti mesi in 
lotta contro le rinnovate ten 
denze centnfughe e antiunita 
ne o addinttura anarchicbe 
che erano state ahmentate dal 
la < nvoluzione culturale > 
Ma per arm are a formulare 
un piano economico afferrra 
ziom simili non bastano Oc 
cone vedeie quanto quella di 
lezione centrale e efficacc ed 
operativa e su quale appog 
gio organizzativo e;>sa pu6 con 
taie ai dneisi hvelli A Lon 
dia 1 Economist crede a 
esempio di potere senvere 
( Se 1 ammimstrazione centrp 
le e nelle stesse condlzioni 
della sti uttura neriferica di 
paitito — cioe solo a un len 
tissimo mizio di ricostituzio 
ne — il nuovo programma 
economico andra considcrato 
almeno pei ora come una pla 
£>peianza > 

Tuttavia uno sforzo di rlor 
gamzzazione e mdubbiamente 
in corso Di esso fa probabil 
mente parte anche la nuova 
campagna ini?nta da piCi me 
si pei il contiollo delle na 
scite dopo anni in cui non 
si era voluto nemmeno pai 
laie di quaL osa del genere 
adesso si o arnvati alia dif 
fuaione della pillola La pri 
ma base di una piamflcazio 
ne e un buon servizio stati 
stico Bisogna sapere quante 
boccht ci sono da t.famaie E 
necessano conosceie a quan 
to ammonia la popohizione In 
Cina cio non e iacile Quanti 
siano oggi gh abitanti percid 
almeno all estero non e noto 
c toise non lo e neppure a 
Pechino Ma qui si vuole or 
mai qualcosa di ] m che un 
semplict dato btatistico Vi c 
lambizione di tontrollaie la 
ciestiu della popolizione In 
un picse tome la Cina infat 
ti anche questo orientamen 
to pub essere lavvio necessa
no per la npieba di un si 
sterna phmitcato dl espansio 
ne economica 
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