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La liberta condizionata degli strumenti 

di comunicazione nel nostro Paese 

IL MESSAGGIO 
OCCULTO NELLE 
VIDEOCASSETTE 

Una nuova invenz'one tecnica che e gia « ma-
nipolata» in partenza • L'illusione della scelta 

L'importanza che va as-
sumcndo il problcma relati-
vo all'introduzionc sul mcr-
cato italiano dellc videocas
sette e chiaramente dimo-
strata dalla frcquenza con 
cui si discutc su suoi van-
taggi e svantaggi, sulle con-
seguenze che verranno pro-
icttatc sui tradizionali si-
stemi di comunicazione di 
massa, sui possibili canipi 
di applicazione. 

Sono tcstimonianza di 
questo crescente interesse 
per le videocassette due 
convegni tenutisi reccnte-
mente a Milano- II primo 
sullo « Stato e tendenze at-
tuali della ricerca sulle co-
municazioni di massa », or-
ganizzato dall'Istituto Gc-
melli per lo studio speri-
mentale dei problemi socia-
li delPinformazione visiva; 
il secondo tenutosi presso 
la Fiera di Milano all'inter-
no del 22° Convegno MIFED 
ed intitolato « Secondo col-
loquio internazionale sulle 
videocassette ». 

Entrambi questi convegni 
hanno messo a fuoco da una 
parte il problema teorico e 
politico che sottosta all'in-
troduzione delle videocasset
te, dall'altra 1'aspetto pra-
tico commerciale ad esso 
connesso. 

Alcuni studiosi di proble
mi di comunicazione di mas-
ha pensano che le videocas
sette rappresentino una ve
ra e propria palingenesi al-
l'interno dei tradizionali si-
stemi di comunicazione, una 
« rivoluzione comunicaziona-
l e» destinata ad incidere 
profondamente nel tessuto 
della struttura sociale. Ri-
collegandosi alia costatazio-
ne che le videocassette, per 
le loro caratteristirhe tecno-
logiche, supereranno le con-
traddizioni, inerenti la scel
ta dei contenuti da comuni-
care o da inviare al riceven-
te, tipico dell'attuale siste-
ma informativo, intrawedo-
no nella individualizzazione 
e personalizzazione del mes-
saggio la via di uscita verso 
la liberta deH'informazione. 
In questo sono rafTorzati dal 
presupposto teorico che nel 
momento in cui ogni indivi-
duo e libero di scegliersi 
il programma che desidera 
e di conseguenza il conte-
nuto piu aderente alle pro-
prie aspettative ed ai pro-

Inchiesta tra i leaders 

dei movimenti giovanili 

Gli studenti 
del 71 e una 

scuola da 
trasformare 

Per quali prospettive si 
batterannr i movimenti gio
vanili nel 1971 nel campo del
la trasformazione della scuo
la? A questo quesito. posto 
dall'agenzia ADN-Kronos han
no risposto. fra gli altri, espo-
nenti della gioventu comuni
sta, socialists e dc 

II compagno Borghini, se-
gretario della PGCI, cosl di-
chiara: « La crisi pub essere 
risolta soltanto con una rifor-
ma generate che dia un asse 
unitario all'istruzione, unifi-
cando tutta la scuola media 
superiore. rovesci il processo 
di dequaiificazione. faccia del
la scuola un centro di forma-
zione delle forze di lavoro sia 
• livello tecnico che a livello 
culturale 

Le lotte in corso non signi-
ficano che noi vogliamo la 
paralisi della scuola, signifi-
cano che vogliamo una scuola 
diversa. realmente collegata al
ia societa. Strumento di lotta 
e il movimento studentesco 
che si viene affermando in 
modo unitario Con i gruppi 
estremisti non abbiamo nes-
suna preclusione di principio, 
e neppure consideriamo di-
scriminante il giudizio che cia-
scuno ritiene di dare sul PCI. 
Un solo limite alia collabora-
zione: che si tratti di gruppi 
decisi a seguire un asse post-
tivo che nop sia, come awiene 
per « Lotta continua », orien-
tato soltanto verso la distru-
zione della scuola. In questo 
caso il limite tra estrema si
nistra e destra diventa ogget-
tivamente molto labile ». 

Luigi Liguoro, esponente del 
giovani PSI, afferma che i mo
vimenti giovanili dei partiti di 
sinistra devono fare due scel-
te: rinnovare le iniziative e la 
organizzazione della loro poll-
tica di presenza, e stabilire 
un reale rapporto fra movi
mento studentesco e classe 
operaia. 

Piero Pignata, del movimen
to giovanile dc. ha affermato 
che la ri forma deve invest!-
re anzitutto le scuole medie 
superiori, superando il carat-
tere di parzialita e prowlso-
rleta dei prowedlmentl finora 
apprestati. Si tratta di una 
lotta che va collegata alia ne-
eessita di una nuova strategia 
telle riforme social!. 

pri bisogni culturali, possie-
de automaticamente tutti gli 
strumenti per sfuggire ai 
meccauismi di condiziona-
mento operante attraverso 
l'informazione di tipo re-
prcssivo ed autoritario, qual 
c quella attualc. . 

II potere palingenetico 
delle videocassette consiste-
rebbe inoltre nel fatto che 
un tale processo di modifi-
cazione strutturale dei mass 
media su misura dei biso
gni individuali si accompa-
gna ad un processo di allar-
gamento, di planetarizzazio-
ne del messaggio il quale 
attraverso le trasmissioni in 
tempo reale, via satellite, si 
rende accessibile e conosci-
bile ad un numero sempre 
piu grande di persone e al 
limite a tutti gli individui 
che popolano il nostro pia-
neta. In questo senso le vi
deocassette sarebbero una 
difesa, un rifugio dalPinva-
sione planetare del messag
gio, un'alternativa concreta, 
alio svuotamento di signifi-
cato dei programmi cultura
li ufliciali. Ci troviamo in 
ogni caso dinanzi ad una 
prospettiva fantascientifica 
dove ognuno e padrone e li
bero di autoproiettarsi il 
proprio messaggio o il pro-
prio film, in una situazione 
di individualismo trionfante 
che, anziche risolvere, acu-
tizza le contraddizioni inter
ne alia scelta dei contenuti 
informativi che diverrebbe-
ro sempre piu selettivi e di 
classe o in certi casi secon
do le preoccupazioni del 
moralista, patologiche e per
verse. 

In realta che 1'introduzio-
ne delle videocassette non 
risolve il problema della 
natura delle modifiche da 
apportare alia struttura dei 
mass media attuali e chia
ramente dimostrato dalla 
osservazione che l'introdu-
zione delle videocassette e 
oggetto di accordi intercon
tinental! tra le grosse or-
ganizzazioni che gestiscono 
l'informazione come l'indu-
stria radiotelevisiva e quella 
editoriale e tutte le indu-
strie il cui successo econo-
mico e la cui fortuna consi-
ste nella manipolazione sug-
gestiva della informazione, 
come per esempio, uno tra 
i tanti che si potrebbero 
fare, le industrie farmaceu-
tiche. Queste ultime dall'in-
troduzione delle videocasset
te trarrebbero indubbio van-
taggio in quanto fornirebbe-
ro al medico tutto il pro
gramma prescrittivo pronto, 
restringendo il suo inter-
vento ad una modalita esclu-
sivamente automatica di la-
vorare; uno strumento sen-
z'altro utile al medico del
le mutue od a quanti ridu-
cono la professione medica 
ad un rapporto alienante 
con l'ammalato. 

Come si pud intuire l'au-
mento dei canaii di infor
mazione, in questo caso le 
videocassette che si aggiun-
gono ai canaii tradizionali, 
non modifica affatto la na
tura della informazione che 
rimane ancora repressiva ed 
autoritaria, in mano a de-
terminati gruppi politici 
che 1'amministrano al fine 
di rafforzare o mantenere 
inalterato il loro potere. Ci 
troviamo cioe dinanzi ad un 
paradosso, che pud essere 
spiegato politicamente: ma
no a mano che aumenta la 
complessita tecnologica del-
lo strumento adottato per 
informare e si allarga la 
possibilita di accesso all'uso 
del nuovo strumento si re-
slringe la fonte dell'infor-
mazione, che sempre piu di
venta monopolio di pochi a 
danno di molti. 

Questa fonte per poter 
reggersi necessita infatti di 
un accentramento di potere, 
di ubbidire alle leggi del 
mercato capitalistico, di en-
trare in competizione con 
gli altri sistemi di informa
zione e di scardinarne le 
strutture, attraverso un ri-
gonfiamento delle aspettati
ve deH'ascoltatore. Non e'e 
di conseguenza nessuna pa
lingenesi ma solo un rinno-
vamento tecnologico all'in-
terno del vecchio sistema. 

Scarsa utilita pud essere 
dunque intravista nelle vi
deocassette se prima non 
viene modificata la natura 
delta fonte da cui parte la 
informazione ed indiretta-
mente, come abbiamo visto, 
la possibilita di costruire 
videocassette. E ia modifica-
zione della fonte e squisita-
mente politica, realizzabile 
cioe attraverso un ribalta-
mento della struttura socio-
politica su cui si innestano 
i processi di scelta e sele-
zione delle informazioni, ed 
attraverso una gestione so-
ctele, nel senso della parte-
cipazione popolare, della 
fonte e non privatistica e 
monopolistica come accade 
tuttora. 

1 Giuseppe De luca 
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Primo sguardo su Pechi no 
L'incontro con la citta e la sua enorme folia a piedi, in bicicletta, sugli autobus e sui filobus - Le ragazze in pantaloni e le donne della vecchia 

Cina - II bracciale delle guardie rosse - Nei negozi e nei grandi magazzini ne sfarzo ne reclames ossessive - Visita a un centro di cura della sos-

dita e del mutismo, sorto per iniziativa dei soldati - L'agopuntura della tradizione e la scienza senza «mandarini» - Alta percentuale di guarigioni 

E' dal 1961 che l'Unita non 6 In grado dl offrlre al 
proprl letlori regolari corrispondeme dalla Clna popolare. 
Com'e noto, e stato ed e ancor oggi Impossiblle (non per 
volonta nostra) la presenza a Pechino dl un corrlspondente 
del nostro glornale. CI6 ha creato una situazione assal dif
ficile, per cut le notlzle provenlentl dalla Clna dovevano e 
devono essere filtrate da altri font), per lo piu occidental!, 
II che comporta evident) e gravi problemi. Naturalmente e 
stata ed e volonta del nostro Partlto e del nostro glornale 
poter avere un materiale Informativo dlrettamente raccolto, 
anche se le poslzlonl del due partiti sono tra dl loro di
verse, su puntl essenzlall, cosl com'e stato chlarito da! do
cument! del nostro Congresso e del nostro Comltato centrale. 
Tale dlverslta non ha impedlto e non impedlsce al nostro 
Partlto di affermare — cos! come ha affermato — la sua 
predlsposlzlone a riprendere I rapport! con II Partlto comu-
nlsta cinese. Abbiamo qulndl accollo con soddisfazlone I'oc-
casione offerta dalla concesslone dl due vlst! ai compagnl 
Alberto Jacoviello e Maria Antonietta Macclocchi per un 
soggiorno dl sei sellimane nella Repubblica popolare cinese. 
La serle di reportages che Alberto Jacoviello ha scritto nel 
corso del vlagglo, che ci ha consegnato al suo rttorno e che 
qui cominclamo a pubbllcare, rappresentano la testlmo-
nianza di cio che II nostro redattore ha visto e ascoltato, 
e delle Impression! che egli ha ricevuto. 

I compagnl e i lettori conoscono la llnea che vogllono se-
gulre il nostro Partlto e II nostro glornale nel confront! dl 
tutti I paesi che costrulscono II socialtsmo. Questa llnea si 
Isplra alia volonta dl un'analls! oggettiva, svolta sulla base 
del metodo critlco che ci e dettato dalla nostra vlsione mar-
xista e leninista, oltre che dalle moltepllc! esperienze v!s-
sute dal movimento operaio e dal nostro Partlto. Si tratta 
d! un compito molto difficile. Slamo di fronte a realta nuo-
ve e ad esperienze in movimento che si svolgono in paesi 
sovente molto divers! tra d! loro e diversl dalla realta sto-
rlca che noi piu dlrettamente conosciamo e vlviamo. C!6 e 
particolarmente evldente per la Cina, la cut realta estre-
mamente complessa richlede senza dubblo — per essere co-
noscluta oggettivamente — approfonditi stud! dlrettl e la 
continuaztone del tentatlvl dl analisl che sono possibili sulla 
base del materiale ufficlale a dlsposlzione. 

II reportage che oggl cominclamo a pubbllcare costltul-
sce un primo approccio diretto. Come tale, rispecchlando la 
emozlone dl un primo contatto e rlsentendo inevltabllmente 
della brevlta del tempo trascorso in Clna, esso si presta e 
si prestera, senza dubbio, a diverse consideration! e rlngra-
ziamo fin d'ora i lettori che vorranno farle conoscere al 
nostro glornale. Esso e tuttavia testlmonianza della nostra 
volonta d! non prlvarci di un'opportunita interessante. Ci 
auguriamo che ad essa segua la possibilita di un utteriore, 
metodlco e approfondito lavoro. 
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La folia in uno dei reparti di un mercato a Pechino 

Dal nostro inviato 
PECHINO, 2 

Pechino ci accoglie in una 
delle sue famose notti stella
te. L'autunno sta morendo e 
la temperatura e di circa otto 
gradi sopra lo zero. E' fre
sco e tira im po* dl vento, 
quel vento che qui, soprat-
tutto a prlmavera ma anche 
nell'autunno avanzato, soffia 
forte e spesso gelido. Dai fine-
strini dell'auto, mentre i com
pagnl ci parlano di un possi-
bile programma della nostra 
visita, cerco di cogliere tutto 
quel che e possibile vedere 
durante la corsa verso l'al-
bergo Xin Kiao dove abitsre-
mo per otto • died giorni. 
Strade larghissime, qualcuna 
persino di cento metri e lun-
ga molte decine di chilometri. 
Molti camions, autobus, e an 
numero che mi sembra ster-
minato di biciclette. Le stra
de sono bene illuminate, ma i 
negozi vanno spegnendo le !o 
ro luci. Le sere di Pechino so
no silenziose, discrete: Ia gen-
te cena verso le 19 e a parti-
re dalle 21 le strade si fan-
no sempre meno affollate. 
Grandi ritratti di Mao illu-
minati sulle facciate di gros-
si palazzi e piccole foto del 
presidents dappertutto e so-
prattutto nei quartieri popola-
ri. E' il sintomo piii appari-
scente di un a culto»? Ecco 
una delle cose che dovro ve-
rificare. 

L'albergo e ben riscaldato, 
accogliente, la cucina buonxs-
sima, il prezzo assai ragione-
vole. Dopo una raplda cena 
apro le finestre della mi a 
stanza per guardare la citta. 
Vedo una lunghissima strada 
illuminata, il cielo di un blu 
intensissimo, stelle molto lu-
centi, tenue nebbia in lonta-
nanza dove le case appaiono 
sfumate e come un po' tre-
molanti. quasi lo scenario di 

un teatro sconfinato. Grossl 
camions carichi dl viveri co-
minciano ad arrivare verse la 
grande citta. Si muovono ien-
ti, suonando quasi di conti
nue il clackson. Avrel voglia 
dl scendere e di girare per le 
strade di Pechino. Ma 11 viag-
gio e stato duro e ho sonno. 

Al mattino ci svegliamo pre
sto. II cielo e azzurro e il 
vento soffia piu forte. E* fred-
do. Vengono i compagnl della 
agenzia turistica e discutiamo 
il programma dei nostri qua-
ranta giorni. Ci propongono 
un viaggio che ci sembra in
teressante e tale, in ogni ca
so, da poteme ricavare una 
visione d'assieme della Cina 
di oggi nei limiti, naturalmen
te, imposti dalla relativa bre-
vita del soggiorno. Credo che 
percorreremo in tutto cinque o 
seimila chllometri, parte in 
treno, parte in aereo, parte 
in auto. Dopo Pechino andre-
mo a Tientsin poi a Nanchi-
no. Sciangai. Hangcio. 
Cianwgsa e infine Canton. E* 
molta parte della Cina del 
nord e del sud. A nord-est, di-
cono i compagni, fa troppo 
freddo. 

II dollaro 
non ha corso 
Avremo a nostra dlsposlzio

ne due compagni durante il 
viaggio, uno dei quali parla 
italiano e un altro francese. 
Ci costera in due un milione 
e 200 mila lire circa. Non e 
molto, anzi e poco in realta 
tenuto conto delle grandi dl-
stanze che percorreremo. e 
del numero delle citta che vi-
siteremo. Le spese di viaggio 
e di vitto dei due interpreti 
saranno invece a carico dello 
Stato cinese. E* una cortesia 

che ci viene usata. Ml si av-
verte che in Cina il dollaro 
non ha corso e scopro cosi 
che, in un mondo per tanta 
parte dominato dalla moneta 
americana, questo e un pae
se che a questa dominazione 
si sottrae al punto da igno-
rare, al suo interno. l'esisten-
za stessa del dollaro. 

Che cosa ml propongo con 
questo viaggio? Io sono il pri
mo giornalista comunista ita
liano cui e dato, dopo il 1961, 
dl soggiornare e di viaggia-
re in Cina per quasi un-mese 
e mezzo. Sono, inoltre; uno 
dei primi giornalisti europei a 
mettere piede in Cina dopo la 
rivoluzione culturale e al qua
le verra permesso di visitare, 
secondo il programma, luoghi 
da parecchi anni chiusl agli 
stranieri e in particolare ai 
giornalisti. Tenuto conto di 
queste due circostanze di fat
to mi propongo di vedere. di 
ascoltare e di annotare tutto 
quanto mi sara possibile. Ma 
cercherd di concentrare la ri
cerca, necessariamente limi-
tata, ripeto, dalla durata del 
viaggio. su alcuni punti: che 
cosa e stata in realta la rivo
luzione culturale cinese; qua
li sono e come funzionano i 
nuovi organism! di potere — 
del a potere rosso». come di-
cono i clnesi — sorti in Cina 
durante e dope la rivoluzione 
culturale; il ruolo del Partlto 
comunista cinese. 

Questa ricerca intendo con-
durla non a tavolino, discuten-
do con un ristretto numero di 
compagni, ma guardando le 
cose nella pratica. Non so se 
mi riuscira. Molto dipendera 
dall'aiuto che i compagni ci-
nesi intenderanno darmi. Ho 
declso. comunque, di scrivere 
quasi giorno per giorno quel 
che ascolto e quel che vedo 
e di modificare il meno pos
sibile quel che andro anno-
tando via via. II lettore potra 

avere cosl una testimonianza 
immediata e diretta del viag
gio. Ho informato i compagni 
del modo come intendo lavora-
re. Mi hanno detto che faran-
no tutto il possibile per por-
mi nelle condizioni migliori. 
Mi hanno soltanto richiesto 
in modo formale di pubblica-
re i miei articoli soltanto una 
volta rientrato in Italia. 

Soldati 
seiiza armi 

E finalmente giriamo per la 
citta. La prima puntata e na
turalmente alia piazza Tien 
An Men: e immensa. Forse die-

. ci volte piazza del Popolo a 
Roma. La folia di Pechino e 
indescrivibile. E' come una 
continua migrazione di decine 
di migliaia di persone. a pie
di, in bicicletta. sugli autobus. 
sui filobus. E* una folia ve-
stita in modo uniforme. Pan
taloni blu o grigi, giacca tipi-
ca dei cinesi spesso imbottita 
di ovatta, berretto con visie-
ra. Non si vede una sola ra-
gazza che non indossi panta
loni. Ogni tanto. ma raramen-
te, si incontrano vecchie don
ne con i piedi deformi, frutto 
delle usanze feudal! della vec-
chia Cina di prima della rivo
luzione. I giovani, maschi e 
femmine, portano spesso il 
bracciale delle guardie rosse. 
La maggioranza della gente 
ha un distintivo di Mao sul 
petto. II numero dei soldati 
e impressionante. Ma non so
no soldati come gli altri. Si 
confondono tra la folia, sono 
anch'essi vestiti come la fol
ia tranne il colore della uni
forme che e di un grigio scu-
ro. la stella rossa sul berret
to e le mostrine ugualmente 
rosse. Non hanno gradi. Non 

La natura 
dopo una 
catastrofe 

Mostra a Napoli dell'incisore 
francese Jean Pierre Velly 

J. P. Velly: «La vecchia», 1H4 

II motivo che ricorre con 
piu insistenza neH'opera di 
Jean Pierre Velly — il gk>-
vanissimo incisore francese 
che espone in questi giorni 
alia gaUeria «San Carlo» 
di Napoli — e la natura vi
sta come dopo una cata
strof e biblica (o a to mica): 
un immane e disordinato 
ammasso di personaggi colti 
in atteggiamenti e net gesti 
banali d'egni giorno. mesco-
lati. in modo inatteso e as-
SQlutamente imprevedibile. a 
strutture contort*, a ingra-
naggi meccanici, a og^etti 
e strumenti della piu dimes-
sa e sordida quotidianita. 
impastati tra loro e in via 
di dccomposizione. come in 
un mondo sconvolto. appun-
to. da un evento apocalit-
tico. Queste immagini non 
hanno nulla di dkiascalico 
o di moralistko. sono. per 
cosi dire, c innocenti >. evo-
cate come per caso o per 
gioco, il che rende piu cru-
dele e sinistra il loro signi-
flcato ammonitorio. 

In questo gioco apparcnte-

mente graluito si inserisco-
no element! di bruciante at-
tualita: simboli e metafore 
inerenti il mondo contempo-
ranco. la condizione dell'uo-
mo nella societa dei consumi 

(il suo corpo va in putrefa-
zione insieme agli oggetti 
che la societa consumistica 
gli impooe). 1'idolatria della 
macchina e della wetocita. il 
genocidio e la violenza di-
struttrice. Lo stesso corpo 
umano e visto come un con-
gegno. degradato a strumen
to meccamco. che si pud 
scomporre e rioomporre co
me un motore. 

Velly. nato a Audierne nel 
1943. ottenne il <Gran Prix 
de Rome* per 1'incisione ed 
e vissuto a Roma, a Villa 
Medici, dal 1967 all'mhoo di 
quest'anno. fl primo ad ac-
corgersi del suo straordina-
no talento fu Waldemar 
George, che dedicA all'opera 
del giovane incisore fran
cese un lungo saggio. ap-
parso su < Plaisir de Fran
ce *, in cui e tra 1'altro. 
messa in giuslo rilievo la 

< enigmatica sapienza > del 
Velly. In virtu di un «me-
stiere > prodigioso 1'artista 
francese pud permettersi di 
espnmere. concretamente. in 
immagini tangibili e sugge
stive. le sue astruse follie 
fantastiche. con una liberta 
e pienezza di resa total:. 
Sorge spontaneo il raffronto 
con i grandi artisti del pas-
sato. a somiglianza dei quali 
Velly riesce a definire com-
phitamente il suo cspazio 
onirico > e a dare consisten-
za plastica alle idee astratte. 
ai concetti morali. ai sent:-
menti. sfuggenti e sottili che 
siano. 

Abbiamo accennato ai mae
stri antichi. ai quali Velly 
fa spesso pensare con la sua 
enigmatica sapienza. ma il 
fatto che i nomi d Marcan-
tonic, di Durer, di Mante-
gn& Hi Brueghel e di altri 
artisti del Rinascimento ven-
gano alia mente a chi os-
serva le incisioni del giovane 
francese non deve far pen
sare ad una sua sia pur mi
nima posizione di sudditanza 

nei confronti della grande 
tradizione classica. La cul-
tura figurativa di Velly. in
fatti. non ha nulla di archeo-
k>gico, di accademico. e in
vece profondamente radicata 
nelle esperienze piu valide 
deirarte moderna: Dada. il 
Surrealismo. la simultaneita 
futurista e anche il cinema. 

Tutte queste indicazionl 
non devono pero trarre in 
inganno: le sue opere di-
mostrano come egli open 
sempre in piena liberta ed 
autonomia. componendo. in 
una sintesi superiore. varie 
e contrastanti esperienze del-
l'arte anUca e moderna. 
esaltandole e superandole. 
Come Picasso. VePy consi-
dera la tradizione parte vi
va nella storia den'uom^: 
materia che entra nello spa-
zk) magico dell'ispirazione 
alio stesso modo di ogni 
altro dato della realta sto-
rica. e quindi occasione e 
stimolo per scoperte ed an-
ticipazioni meravigliose. . 

Paolo Ricci 

sono armati. E spesso si ac-
compagnano alia gente. Vi so
no ragazze tra di loro. In mol
ti quartieri si scava davan-
ti alle case. Per ripararle o 
per costruire rifugi sotterra-
nei: la prospettiva di una 
guerra e presente in Cina. 

Un'immagine d'assieme di 
Pechino? DIrei che se dei tu-
risti americani venissero qui 
ne ripartirebbero con la con-
vinzione che la Cina e un pae
se « miserabile». Ma sbaglie-
rebbero profondamente. L'im-
magine che Pechino offre e di 
una citta radlcalmente diver
sa da quelle cui siamo abi-
tuati. Poche automobili. anzi 
pochlssime, nlente congestione 
del traffico, quindi, anche se 
le biciclette sono in numero 
incredibile, niente negozi sfar-
zosi, niente reclames ossessio-
nanti. niente lusso di alcun ge-
nere. Ma si avverte molto be
ne la forza di questa gente. 
Una forza tranquilla, sobria, 
sicura. 

I negozi sono ben forniti, sia 
i grandi magazzini sia gli in-
numerevoli mercati popolari 
formicolanti di una popolazio-
ne che non ha nulla ne dello 
aspetto alienante delle nostre 
societa ne di quello disperan-
te delle folle indiane ad esem
pio, o di altri paesi deU'Asia. 
E' una folia povera, certo, ma 
tutt'altro che a miserabile». 
«Pra le caratteristiche del 
seicento milioni di cinesi — di-
ceva Mao Tse Tung nel 1958 
— vi e la grande poverta e ar-
retratezza. Questa pud sem-
brare una cosa cattiva ma in 
realta e una cosa buona. La 
poverta spinge al desiderio del 
cambiamento, dell'azione, del
la rivoluzione. Su un foglio 
bianco ci si pud scrivere e di-
segnare quanto e'e di piu nuo
vo e di piu bello ». Sono passa-
ti dodici anni da questa defl-
nizione. Essa rimane probabil-
mente in gran paite vera, ma 
e anche evidente che in que
sti dodici anni Ia Cina ha co-
nosciuto progressl che hanno 
stupito il mondo. Un turista 
americano forse non 11 coglie-
ra visivamente. Ma il popolo 
cinese, che ne 6 1'artefice. lo 
sa. anche se sa bene al tem
po stesso che molto, moltissi-
mo cammino resta da fare. 
Perche uno dei tratti princl-
pali della Cina di oggi e un 
sano e profondo realismo. Re-
centemente. conversando con 
un ministro francese, Mao di-
ceva che quando egli legge 
sui giornali che la Cina e 
una grande potenza non vi 
crede. «La Cina non pesa an
cora molto sulla situazione in
ternazionale. Lo stesso lancio 
di un satellite artificiale del
la Terra — aggiungeva — non 
e un grande exploit. Vi sono 
duemila satelliti che girano at-
torno alia Terra e la Cina e 
arrivata dopo molti altri pae
si™ J» Credo che questa so-
brieta nel giudicare cid che e 
stato fatto in Cina sia una del
le doti principal! di questo po
polo. 

Viene Tora della prima co
sa precisa da vedere in Cina. 
I compagni ci propongono per 
il pomeriggio del giomo suc
cessive al nostro arrivo la vi
sita a un centro di cura del 
mutismo e della sordita con 
l'agopuntura. Sono un po' de-
luso. ml sembra di entrare 
nella realta cinese da una por
ta molto secondaria. E invece 
dovrd ricredermi. Se non al
tro perche, cost, ho comincia-
to con 1'imparare a leggere 
quel che 1 cinesi scrivono. Mi 
era accaduto spesso. leggendo 
1 bollettinl dell'agenzia Nuova 
Cina, di imbatterml in affer-
mazionl come questa: «Appli-
cando 11 pensiero di Mao Tse 
Tung In Clna i sordi sentono 
e i muti parlano ». E' una no-
tizia redatta in modo assur-
do. Ma una volta che ci si 
trova In presenza della real
ta, si comprende che cosa si 
vuole dire anche se potrebbe 
essere detto assai meglio. 

Al centro di cura sono rice-

Gli articoli che seguono 
sono II frutto dl un soggior
no di circa se) settimane 
in different! region] della 
Repubblica popolare cinese. 
La compagna Macclocchi ed 
lo, autorizzati, naturalmente, 
dalla Direztone del partito 
e dalla dlrezlone del glor
nale, avevamo chiesto un 
visto dl soggiorno nel giu-
gno scorso. La risposta po-
sitiva e venuta nell'agosto 
ma per ragionl tecnlche il 
viaggio ha dovuto essere ri-
tardato. Slamo arrival! a 
Pechino, via Sciangai, la 
sera del 27 otfobre e abbia
mo lasciato la Cina, via 
Hong Kong, II giorno 4 dl-
cembre. 

Gli articoli che ho scritto 
durante il viaggio non sono 
ne di un « slnolcgo» ne dl 
qualcuno che e andafo In 
Cina per osservarla al mi-
croscoplo. Scopo del viaggio 
era quello di vedere. ascol
tare e scrivere. E' quel che 
ho fatto. Probabilmente mol
ti aspett! della realta cinese 
possono essermt sfugglti. Ma 
io spero che il mio non sia 
che il primo di una serle di 
viaggi che ! compagnl ci
nesi vorranno permetfere di 
effettuare. Altri, in questo 
caso, potrebbero piu e me
glio di me approfondire la 
realta della Cina uscita dal
la rivoluzione culturale. 

Desldererei ringrazlare ca-
lorosamenfe I compagnl del
la societa del furismo cinese 
che mi hanno accompagnato 
durante il viaggio e che 
hanno fatto quanto e stato 
loro possibile per facllltar-
m! il lavoro. 

a. j . 

vuto da una donna, da un sol-
dato e da una giovane guar-
dia rossa. tutti e tre membri 
del a comitato rivoluzionario ». 
che lo dirige. II centro cura 
alcune centlnaia di giovani e 
di ragazze. dalla eta media di 
quindici anni. afflitti da sor
dita o da mutismo. Quasi tut
ti. ml dicono. erano stati giu-
dicati inguaribili negli ospeda-
11 cui i genitori si erano ri-
volti o dai medici delle citta 
o del viliaggi: medici fretto-
losi e presuntuosi. aggiungono, 
abituati a considerare la loro 
«tecnica» insuperabile e re-
stii ad agire in base all'inse-
gnamento di servire il popolo 
con dedizlone e fratemita, che 
costituisce lo spirito in base 
al quale e stato formato ed 
educate l'esercito popolare ci
nese. 

Dominare 
la tecnica 

II centro 6 sorto in effetti 
su iniziativa dei soldati. E non 
a caso. L'esercito popolare ci
nese ha una lunga esperienza 
pratica in questo campo. che 
gli deriva dalle condizioni nel
le quali ha dovuto combatte-
re per liberare la Cina. Poche 
aule disadome che non han
no nulla del centro « scientifi-
co» cui noi siamo abituati. 
Un personale disposto a lavo-
rare praticamente senza ora-
rio con 11 salario sufficiente 
per vivere e capace di speri-
mentare prima di tutto su se 
stesso la tecnica dell'agopun-
tura, che e uno dei fondamen-
ti delta vecchia medicina ci
nese. 

I rlsultatl — noi stessi ab
biamo potuto constatarlo — 
sono sorprendenti. Quasi tutti 
1 ragazzi dopo un periodo piu 
o meno lungo che pud variare 
da uno ad alcuni anni, flnl-
scono con il poter udire o con 
li poter parlare. Ne abbia> 
mo vlsti molti guariti. La stes

sa giovane guardia rossa 
membro del comitato rivolu
zionario ci ha rivolto un bre
ve discorso di benvenuto. Cer
to, non parlava in modo sciol-
to e del tutto normale. Ma 
due anni fa era completamen-
te muta e completamente sor-
da. Altri. piu piccoli, hanno 
letto davanti a noi, su una 
lavagna. lunghe frasi pronun-
ciandole alcuni in modo per-
fettamente chiaro. altri — cho 
venivano corretti suono per 
suono — in modo meno chia
ro, o anche molto stentato. 

Che cosa e'entra. in tutto 
questo. il « pensiero di Mao »? 
II presidents cinese di certo 
non si e mai occupato di ago-
puntura in modo « specialisti-
co». Ma la sua opera (que
sto il senso delle spiegazioni 
che ricevo) ha contribuito a 
infondere in questo popo!o. 
e prima di tutto nell'esercito 
popolare di iiberazione, lo spi
rito di sacrificio. la perseve-
ranza. lo studio e la applica
zione pratica delle fonti dell:i 
vecchia cultura cinese. Ecco 
cosa vuol dire l'affermazione. 
assurda cosi come e formula-
ta, secondo cui grazie al 
«pensiero di Mao» i sordi 
possono sentire e i muti pos
sono parlare. Vuol dire che 
ogni malattia deve essere stu-
diata con pazienza e ogni cu
ra praticata con perseveranza. 

Qualcuno pud sorridere di 
tutto questo. Ma la realta e 
che in un paese come la Cina 
senza lo spirito di sacrificio. 
la perseveranza, la ricerca 
e la applicazione pratica di 
quanto si pud trarre dalle fon
ti della vecchia cultura popo
lare, assieme — mi si spie-
ga — alia conoscenza dei me-
todi piu avanzati cinesi o di 
altri paesi, non sarebbe pos
sibile andare avanti. Medici 
sapienti. in Europa o altro-
ve. saranno scettici di fronte 
a questi primi f ram menti di 
realta. Ma si sbagliano. La 
Cina non e un paese di a san
tonin. E* un paese che sta 
compiendo una rivoluzione 
profonda che riguarda — ml 
si fa notare — non solo le 
strutture della societa ma pri
ma di tutto i rapporti tra gli 
uomlnl. 

I sordi e i muti non vengo
no guariti. ogni volta che cid 
e possibile, e comunque in 
percentuale maggiore dei pae
si o avanzati» (mi si assicura 
che tale percentuale supera 
1'ottanta per cento dei casi 
soprattutto quando si tratta di 
conseguenze di lievi maiattie 
contratte durante i pnmi pe-
riodi dell'infanzia e non cura
te), soltanto grazie alia tec
nica degli aghi. ma prima di 
tutto grazie al modo che vl e 
qui di guardare agli altri. di 
porsi in rapporto con gli altri. 
In altri paesi le percentuall 
delle guarigioni sono meno 
elevate non per ragioni tec-
niche. ma perche pochissima 
gente avrebbe i mezzi neces-
sari per tenere un bambino. 
due. tre, quattro anni in un 
ospedale e sarebbe per di p:u 
in grado di fornire un'assi-
stenza praticamente ininter-
rotta. Errato. d'altra parte. 
sarebbe credere che qui la 
scienza e la tecnica vengano 
disprezzate. E* vero il con-
trario. Solo che scienza e tec
nica — mi viene detto — non 
sono patrimonio di « mandari-
ni» della cultura ma diffuse 
tra masse sempre piu vaste di 
uomini e di donne cui viene 
Insegnato lo spirito di sacrifi
cio e il senso della colleltivi-
ta. « La Cina — mi ha detto il 
compagno soldato al momen
to di salutarci — non vuole es
sere dominata dalla tecnica, 
Vuole dominare la tecnica. 
Una delle nostre p&role d'or-
dine principale e: generaliz-
zare ed elevare II livello della 
conoscenza». Ed ha aggiuiv 
to: « Rlcordatevelo sempre nel 
corso del vostro viaggio se 
vorrete caplre la Cina ». 

Alberto Jacoviello 


