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VIAGGIO NELL A REPUBBLICA POPOLARE CINESE 

L'Istituto Gramsci ha de-
ciso di convocare, nei gior-
ni 6-8 novembre, un Con-
vegno sul tema Uomo-natu-
ra-societa. Ne parliamo fin 
da ora, cinque mesi prima, 
per invitare ad una discus-
sione pubblica che e resa 
necessaria dalla comples-
sita dell'argomento, che e 
resa possibile dalla rieche?-
za di idee che circolano nel 
movimento operaio (e in-
torno ad esso) senza aver 
trovato finora un punto di 
coagulazione. 

La prima parte del Con-
vegno sara dedicata al mo-
do come il rapporto uomo-
natura si modifica con la 
rivoluzione scientifico-tec-
nologica, e al modo come 
il marxismo teorico ha af-
frontato 1'argomento. Sulle 
analogie (e differenze) tra 
il pensiero di Marx e di 
Engels, sul rapporto tra il 
materialismo storico e il 
materialismo dialettico, sul
le peculiarity del marxi
smo italiano (dalla polemi-
ca antipositivista di Labrio-
la alio storicismo di Gram
sci), abbiamo avuto in que-
sti anni originali e contra-
stanti contributi di Colletti, 
di Timpanaro (raccolti nel 
recente volume Sul mate
rialismo), di Lombardo Ra-
dice, Prestipino, Luporini, 
Badaloni, Gerratana, Aloisi 
e altri filosofi e scienziati 
marxisti. Vi e l'esigenza di 
approfondire il dibattito, e 
di giungere non certo ad 
uniformi opinioni, ma ad 
un esplicito confronto e re-
ciproco arricchimento. 

La causa 
La seconda parte del Con-

vegno sara dedicata all'eco-
logia (studio dell'ambien-
te), o meglio alia politica 
ecologica dei paesi capita
list! e dei paesi socialisti, 
alia situazione italiana e 
alle scelte che vengono • 
compiute dai gruppi econo
mic!, dalle correnti cultu-
rali, dalle forze sociali e 
politiche, dal movimento 
operaio. 

£' nata, in sostanza, una 
nuova dimensione della lot-
ta politica e culturale. In-
torno all'ecologia si svilup-
pano interessi, ripensamen-
ti, camuffamenti, ansie e 
speranze. Ma prevalgono le 
angosce, le preoccupazioni. 
Qual e il significato poli
tico dell'ecocatastrofe, che 
alcuni scienziati collocano 
come probabile intorno al-
I'anno 2000, che altri con-
eiderano gia cominciata? 
Al di la della curiosa analo-
gia storica con l'anno 1000, 
nella cui imminenza astro-
logi e profeti avevano pre-
visto la fine del mondo, al 
di la delle forzature apo-
calittiche che rivelano sfi-
ducia nella capacita degli 
uomini di correggere il cor-
so degli eventi, vi sono cer-
tamente pericoli reali, e vi 
sono, come chiunque va 
constatando, danni gia in 
atto, in molti casi difficil-
mente reversibili. Qual e la 
causa generate di questi fe-
nomeni? 

Credo che si abbia, nel 
rapporto uomo-ambiente, la 
prova piu lampante del-

Pesaurimento della funzio-
ne progressiva del capita-
lismo; e al tempo stesso, 
delle difficolta delPaffer-
marsi universale della forza 
alternativa del proletariate 
e dei suoi alleati. 

Nuova fase 
Queste difficolta non stan-

no soltanto nel fatto che 
anche il Volga e il Caspio 
sono inouinati. Le different 
ze, fra PURSS e i paesi ca
pitalist!, sono notevoli sia 
per il grado di contamina-
zione (confrontiamo p. es. 
il lindore della citta artisti-
co-industriale di Leningra-
do con 1'orrore di Venezia, 
Paria quasi limpida di Mo-
sca con lo smog di Milano, 
Los Angeles, Tokio), sia 
per il carattere non anta-
gonistico, e quindi risolu-
bile, delle contraddizioni 
interne che provocano Pin-
miinamento. Le difficolta 
principali stanno nel fatto 
che ogni modifica dell'eco-
sistema, ogni utilizzazione 
e ogni rapina delle forze 
natural!, in qualunque par
te del globo awenga, han-
no effetti planetari. 

La Svezia, per esempio, 
fu invasa tempo fa da una 
nuvola di smog con anidri-
de solforosa. Le fabbriche 
locali erano in regola. Si 
pensd che provenisse dal-
Plnghilterra, poi si scoprl 
che Porigine stava nella 
Germania occidentale. La 
neutrality aveva protetto il 
paese dall'invasione tede-
sca, durante la guerra; non 
garantiva la vita degli sve-
desi da questa invasione 
dall'aria. Su scala ancora 
piu vasta, nei rapporti fra 
imperialismo e ferzo mon
do, vi e stata una fase in 
cui la ricchezza di alcuni 
paesi e risultata dalla de-
sertificazione di altri (Pin-
ghilterra ha protetto le sue 
foreste costruendo le flotte 
con i boschi distrutti in 
mezzo mondo), finche si e 
giunti a concentrazioni in-
dustriali superiori alle po-
tenzialita natural! del ter-
ritorio, come negli USA. 

Ora e cominciata forse 
una seconda fase, nella qua
le Pimperialismo trasferisce 
le produzioni sporche nei 
paesi sottosviluppati, e pun-
ta a mantenere nel proprio 
territorio la ricerca scien-
tifica, i calcolatori, le pro
duzioni innovative, cioe a 
dominare gli altri popoli 
con mezzi piu moderni e 
meno rischiosi. Quando la 
Sardegna, con le nuove raf-
finerie, diventa una stazio-
ne di servizio dei monopoli 
petroliferi nel Mediterra-
neo, quando Milano produ
ce cromo per mezza Euro-
pa, perche le scorie posso-
no impunemente inquinare 
i fiumi, quando si accresce 
la subordinazione dellltalia 
nel campo scientifico, ri-
sulta evidente che la nuo
va « divisione internaziona-
le del lavoro » coinvolge il 
nostro paese come tutti gli 
altri. 

II movimento operaio de-
ve cogliere perci6 la di
mensione ecologica della 
sua azione politica, e svi-
lupparla al massimo, non 

solo per contrastare la gof-
fa e intensa campagna di 
Nixon (e, in Italia, dei 
suoi piccoli imitatori), ma 
per affermarsi compiuta-
mente come forza liberatri-
ce, umanitaria, internazio-
nalista. Puo avere, questa 
battaglia, lo stesso respiro 
e la stessa capacita di mo-
bilitazione di massa che ha 
avuto e che ha la lotta per 
la pace, la solidarieta anti-
imperialista? Le analogie 
fra lotta per la pace e 
lotta per 1'ambiente, e le 
interconnessioni fra i due 
temi, sono numerose. Gli 
avversari sono gli stessi. La 
indivisibility della pace e 
simile all'unitarieta della 
biosfera: ogni turbamento 
ha ripercussioni mondiali. 
Non puo esservi salvezza 
degli uomini dalla guerra 
o dall'ecocatastrofe senza 
trasformazioni dell'assetto 
sociale e dei rapporti in-
ternazionali. senza lotte 
aspre e contrastate. Gli in
teressi delle classi (e delle 
nazioni) oppresse coincido-
no, in ambedue i casi, con 
quelli del genere umano. 

Perche tardiamo o esitia-
mo ad assumere questi nuo
vi contenuti nella nostra 
politica? Forse per la dif
ficolta a rompere Pinerzia, 
ad uscire dal sistema di 
coordinate in cui ci muo-
viamo? Oppure perche non 
li giudichiamo abbastanza 
rivoluzionari? Eppure, se 
guardiamo alPItalia la po
litica ecologica appare co
me una cornice ormai ne
cessaria delle lotte di ri-
forma, per la prevenzione 
sanitaria, per i trasporti 
collettivi, per la nuova ur-
banistica, per la riforma 
agraria, per il Sud, per la 
istruzione e la ricerca 
6cientifica; appare come un 
terreno sul quale comin-
ciano a svilupparsi lotte 
specifiche di massa, che 
spostano forze social! ed 
equilibri politic!; appare 
come un aspetto essenzia-
le della * lotta delle idee ». 

II sistema 
Se poi guardiamo alia 

prospettiva generate, risul-
ta evidente che la socializ-
zazione cosciente a livello 
dell'intera umanita, che la 
proprieta sociale e Puso ra
zionale delle biosfera (il 
concetto di mezzi di produ-
zione comprende chiara-
mente, a questo livello, 
Paria, Pacqua, il suolo, ecc.) 
e possibile soltanto in un 
sistema internazionale di 
rapporti socialisti, e che 
percid la fine del capitali-
smo e la rivoluzione mon-
diale sono le sole possibili
ty, per gli uomini, di so-
prawivere oltre il 2000-
2100 su questa terra, e di 
godere delle immense pos
sibility offerte dalla rivolu
zione tecnico - scientifica. 
Anche il problema teorico 
della saldatura fra storia 
naturale e storia degli uo
mini, che e oggetto di vive 
discussioni fra i marxisti, 
non puo prescindere da 
questa nuova dimensione. 

Giovanni Berlinguer 

Un Paese che dopo la rivoluzione culturale e in piena fase sperimentale - Varieta di forme e di ricerca nella 

vita produttiva e nell'attivita politica - Fino a che punto si puo parlare di autonomic? - Gli orientamenti 

economici di fondo e il « confare sulle proprie forze » - II valore dello « sviluppo diffuso » in una societa con 
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Desidero esprimere la plii viva gratitudine per I'accoglienza 
cortesissfma e per I'aiuto intelligente e cordlale offerti dai com-
pagni cinesi ai giornalisti Italian! sia durante la permanenza 
della delegazione commerciale del nostro paese in Cina sia quando 
ai giornalisti stessi • sfata data la possibility di prolungare il 
soggiomo. Tala rlngraiiamento va ai funzionari, agli interpret! 
deli'organizzazione turistlca, ai colleghi dell'agenzia «Nuova Ci
na », della radlofelevisione cinese, degli organ! di stampa nazio-
nali • local!, che ci hanno accompagnat! e con i quali ci siamo 
incontrat! a Pechfno, a Sclanghai, a Hangciow, a Nanchino, non-
che ai compagni delle fabbriche, delle Comuni popolari, delle 
scuole, delle Universita, delle istituzioni sociali e cultural! con 
cu! abbiamo preso contatto. 

DI RITORNO DALLA CINA. 
giugno 
Per ogni comunista, la visita 

alia Cina popolare e innanzi-
tutto una grande confenna. 
Conferma della luminosa su-
periorita storica di un siste
ma, quello socialista. capace 
di dare a masse sconfinate, 
gia oppresse e sfruttate, pane, 
abito, lavoro. decora e dignita 
di uomini; capace di creare, 
in un paese di civilta anti-
chissima che Pimperialismo 
aveva sottomesso e umiliato, 
una societa che funziona, pro
duce. avanza. Ma per ogni 
comunista questa visita e an
che occasione per una analisi 
attenta dei problemi di lar-
ghissimo e universale interes-
se che un esperimento rivolu-
zionario come quello cinese 
pone al movimento intero. 

La Cina e in fase sperimen
tale. Sancite. con la vittoria 
della rivoluzione culturale. le 
scelte strategiche, si sta svi-
luppando ora un periodo di 
assestamento e di ricerca: e 
basta pensare alle dimensioni 
di un processo del genere in 
un paese immenso come que
sto. per rendersi conto di qua

le sconfinato laboratorio sia 
oggi la Cina. di quale gigan-
tesca ebollizione di proposte, 
prove, soluzioni vi si stia 
svolgendo. E non 6 davvero 
Pultimo motivo di interesse e 
di fascino per chiunque tenti 
di prendere contatto con la 
realta cinese. Anche nella vi
sita. purtroppo breve (una 
quindicina di giorni), che ho 
avuto occasione di compiervi, 
la tendenza alia sperimenta-
zione e emersa dappertutto. 
ammessa e dichiarata dagli 
stessi cinesi. 

« Stiamo 
provando» 

Stiamo provando. stiamo 
elaborando: ve lo dicono quan
do ponete domande sui livelli 
e sulla struttura dei salari 
o dei redditi contadini; quan
do indagate sulle forme di 
gestione cooperativa della mi-
riade di negozi e botteghe 
delle grandi citta: quando stu-
diate Porganizzazione delle 
Comuni agricole. Anche nel

la composizione dei Comitati 
rivoluzionari — gli organi di 
potere a livello locale e a li
vello delle unita produttive — 
vi sono diversity interessanti, 
indicative di processi diffe-
renziati awenuti nel corso 
della rivoluzione culturale e 
anche di sbocchi differenzia-
ti. E da citta a citta saltano 
agli occhi le varieta di forme 
della stessa attivita politica, 
della maggiore o minore dif-
fusione dei dazi-bao, della 
maggiore o minore attivita 
delle squadre di propaganda 
ideologica. 

Al di la degli esempi con-
creti. di cui potrd dare testi-
monianza diretta. anche chi 
piu a lungo ha viaggiato e 
soggiornato in Cina conferma 
la varieta e talora anche la 
prowisorieta delle forme or-
ganizzative adottate nelle fab
briche, nelle citta, nelle cam-
pagne. la diversita di compo
sizione degli organismi diri-
genti, la difficolta di indivi-
duare criteri unici o comun-
que generalizzati. Del resto, 
non sono certo io a scoprire 
il pragmatismo cinese, la ca
pacita di adattamento alle cir-
costanze. la flessibilita: il che 
e particolarmente necessario 
ora. dopo la grande bufera 
che per anni ha scosso il pae
se e che — sono i cinesi a 
dirlo .— non e ancora termi-
nata. 

Tuttavia anche a questo pro-
posito, come spesso accade a 
molti che parlano e scrivono 
della Cina, non si e rinun-
ciato a estremizzare, a pre-

OGGI 

USI ad ascoltare e a leg-
gere con estremo rispet-

to le voci e gli scritti dei re-
pubblicani, che consideria-
mo nostri fratelli maggtort, 
siamo stati particolarmente 
colpiti Vallro giorno (2 giu
gno) da un titolo a cinque 
colonne comparso in prima 
pagina sulla Voce repubbli-
cana. II titolo dtceva: < Le 
nuove tccniche elettorali 
del partito - favoriscono il 

- contatto diretto con i citla-
dini > E subito dopo, il te-
sto dello straordinario re
portage cominciava con una 
interrogazione: « Solo nuo
ve tecniche elettorali o mez
zo importante per stabilire 
un contatto diretto tra par
tito e cittadini? >. Speria-
mo che non vi sfugga la 
sapienza psicologica di que
sto « attacco >. Alia lettura 
del titolo, uno si era detto: 
« Vediamo le nuove tecni
che elettorali dei repubbli-
cam », ma costoro gli insi-
nuano nelVanimo il sospel-
to che ci sia ben altro, sic-
chi il lettore viene preso 
dalVorgasmo: di che si trat-
terh, gran Dio, di che si 
trattera? 

Qui comincia il racconto 
vtxo € proprio. SenUte con 
qwinta semplicitA viene de-
tcritta una invenzione re-

pubblicana che, se non fos
se per la reverenza che por-
Umno a La Mai fa vorremmo 
defimre diabolica. « Da una 
ventina di giorni la Sicilia 
e atlravcrsata in lungo e in 
largo da quattro camioncini 
che si spostano indipenden-
temente, qualche volta si 
incrociano, si fermano in 
media in due o tre co
muni— ». Ora, la Sicilia mi-
sura 25.426 chilometri qua-
drati e i quattro camion
cini del PRl, correndo co
me pazzi, la attraversano 
« in lungo e in largo», 
spostandosi • indipendente-
mente ; vale a dire con la 
liberta, non priva di fie-
rezza, che fu gia di Mazzi-
m quando andava a piedi. 
Voi domanderete: « Senta, 
questi camioncini si incro
ciano? », « Qualche volta » 
risponde pronto il vice se-
gretario del PRI Battaglia, 
che aveva previsto la do-
manda insidiosa, 

Finalmente un camionci-
no si ferma, ed ecco che 
cosa succede sempre secon-
do la « Voce >: « Quando 
uno di essi si ferma su una 
piazza e se ne aprono le 
porte un tecnico tira fuori 
fino a sei apparecchi televi-
sivi >. In generate la gente 
che osserva se ne sta quieta 
fino al terzo apparecchio 
televisivo, ma come vede il 
quarto comincia ad agitar-
si. Soprattutto le donne si 
emozionano. Quando esce il 
quinto apparecchio, voci di 
ttupore € di incredulity ai 

I camioncini del PRI 
levano da piii parti, men-
tre al sesto apparecchio dal
la folia partono grida iste-
riche: « Basta, basta» si 
sente urlare, e qui si pud 
vedere come ebbe ragione 
Von. Reale quando in una 
non dimenticata riunione 
preelettorale della direzio-
ne repubblicana sostenne, 
nella sua saggezza, che sa-
rebbero bastati sei apparec
chi, mentre Bucalossi pro-
poneva di tirarne fuori set-
te. Se il suo parere fosse 
prevalso, che sarebbe oggi 
della Sicilia? 

Ecco dunque i sei appa
recchi estratti dal camion-
cino. Non sforzatevi a im-
maginare do che segue per
che ce lo racconta la « Vo
ce >. L'omino del camion-
cino «li fa disporre mentre 
la gente si ferma a vedere 
di che si tratta, in circolo 
sulla piazza, li collega tut
ti col camioncino e poi cer-
ca una presa di corren'e 
per Papparecchiatura». A 
questo punto se uno & ap-
prensivo comincia a stare 
in pena: trovera la presa 
di corrente, non la trovera? 
Ma il giornale del PRI ci 
rassicura: « Spesso la trova 
in un bar, un ristorante, la 
casa di un amico...»: dal 
che si vede che non biso-
gna mas disperare. «Intra* 
to — prosegue la " Voce m 

— un operator* Tv ai is> 

carica della camera da ri-
presa... e la prova su qual
che particolare della piazza. 
II tecnico del suono prova 
per conto suo i microfoni 
e gli altoparlanti, scanden-
do il tradizionale: uno, due, 
tre ». Ce di buono, in que
sto racconto, che nulla e 
tasciato alia immaginazione, 
che pud sempre essere fal-
lace, del lettore. Se mai vi 
assalisse la curiosita di sa-
pere, per esempio, che co
sa fa il tecnico del suono, 
ebbene qui non ci sono se-
greti: egli prova i mtcrofoni 
e gli altoparlanti. Credeva-
te che andasse a ballare? 

Si avvicina il momento 
dello spettacolo. «Intanto 
tutta questa attivita ha fat
to rierapire la piazza, tanto 
piu che ormai in Sicilia 
quei camioncini si comin-
ciano a conoscere bene. Ora 
tutto e pronto: agli amici 
radunati appare... ». Chi ap
pare? Non ci sarebbe bi-
sogno di dirlo, perchi dal
la piazza gremita si alza un 
grido: « Eccolo. Dio come 
sta bene. E' abbronzato. 
Sembra un ragazzo. Lt por
ta benissimo ». «...appare 
sugli schermi dislocati sulla 
piaaa il segretario del par
tito Ugo La Malfa, intervi-
stato da Sergio Telmon, 
Vittorio Gassman, Maurizio 
Barendson, Carlo Mazzarel-
la • Fernando Ognibene ». 

Adesso voi capite che disa-
stro se non si fosse trovata 
la presa di corrente. « Cit
tadini, La Malfa non ap 
pare perche non sappiamo 
dove infilare la spina » e i 
siciliani avrebbero dovuto 
rinunciare alio spettacolo 
perche un La Malfa a gas, 
francamente, non e pen-
sabile. 

II breve filmato lamalfia 
no dura cinque minuti, seb-
bene il piu delle volte la 
folia pretenda ripetuti bis, 
« dopodiche, comincia la ve
ra novita. Non e'e Pespo-
nente politico locale o na-
zionale del partito che pren-
de la parola e dice ai citta
dini le cose che vuol far 
loro sapere. Al contrario, 
sono i cittadini che com-
parendo sugli schermi tele-
visivi a circuito chiuso del
la piazza e parlando nel mi-
crofono che un intervista-
tore porge loro, interroga-
no il partito >. A questo 
punto voi sperate che vi si 
dica come risponde il PRI, 
non fosse che per imitarlo, 
ma Vesempio che fa la « Vo 
ce > probabilmente vi lasce 
ra delusi. Perchi vi si nar-
ra di un pescatore che ac-
cenna alle tribolazioni sue 
e dei suoi compagni: « qui, 
nel nostro mare non si pe-
sea niente. Noi siamo co-
stretU ad andare a pescare 
sulle coste tunisine, ma i 

tunisini ci sparano addosso, 
ci confiscano il pescato, le 
rcti. tutto. Che cosa fa il 
PRI per questo? ». La do-
manda del pescatore e di
retta e precisa, ed ecco che 
cosa risponde il giornale 
repubblicano: «Quel pro
blema e stato posto al par
tito che ne ha preso co-
scienza e percid stesso ha 
fatto un altro passo verso 
i cittadini »• Dice il pesca
tore al PRI: « Vedo che si 
muove. Ci fa pescare final
mente? ». « No — risponde 
il partito di La Malfa — 
ma faccio un altro passo 
verso i cittadini». E' un 
gran bel camminare. 

Questi camioncini magici 
del PRI tutti li vorrebbero. 
< La scorsa settimana in 
provincia di Catania un ca
mioncino e stato forzato e 
le attrezzature rubate. Si 
trattava di ladri locali? Evi-
dentemente no, visto che la 
macchina che e stata vista 
aggirarsi U intorno era tar-
gata Roma >. L'allusione al-
Von. Forlani h evidente, ma 
i repubblicani vigilano. 
« Venerdi notte in provin
cia di Trapani e'e stato un 
altro tentativo di furto, ma 
poco ci mancava che la sor-
veglianza non riuscisse a 
bloccare gli aspiranti la , 
dri >. Non hanno bloccato 
niente, ma poco ci manca
va che bloccassero. • Poco 
ci mancava*: ecco il veto 
motto del PRI, con i suoi 
quattro camioncini.' 

Fortabracda 

sentare lo sperimentalismo co
me una sorta di polverizza-
zione spontaneistica della so
cieta cinese, a confondere la 
indubbia estensione delle au
tonomie in campo amministra-
tivo e produttivo addirittura 
con un passaggio al sistema 
dell'autogestione. Questa e. 
secondo me, una visione del 
tutto distorta. Uno dei punti 
principali che mi propongo di 
esaminare in questi servizi e 
in che • senso e fino a che 
grado e giusto parlare di au
tonomie. e in che senso e in 
che modo esiste e funziona 
un forte elemento di unifica-
zione e di aggregazione ideo
logica, politica, propagandisti-
ca. organizzativa, statale. 

Ma sono innanzitutto le scel
te economiche di fondo che 
vanno puntualizzate, per cer-
care di capire i perche di 
quel duro scontro che cosi a 
lungo ha agitato la Cina e 
che va sotto il nome di ri
voluzione culturale; per cer-
care di capire che cosa la 
linea vincente. quella di Mao 
Tzetung. ha rifiutato e su che 
cosa invece ha puntato. 

Si pud partire da una con-
siderazione tratta proprio dal-
Poccasione di questo viaggio, 
cioe dagli incontri e dalle 
trattative che la delegazione 
commerciale italiana ha avu
to a Pechino. Tutto sommato. 
i nostri numerosi operatori 
economici sono rimasti non 
tanto delusi quanto sorpresi 
da alcuni aspetti dell'atteggia-
mento cinese: da un lato, il 
mancato interesse per Pacqui-
sto di intieri impianti indu-
striali di elevate caratteristi-
che tecniche. dall'altro lato 
Pevidente determinazione di 
effettuare solo scambi bilan-
ciati, di coprire le importa-
zioni con le esportazioni. evi-
tando di indebitarsi e di ricor-
rere al credito. Entrambe que
ste posizioni conispondono vi-
ceversa assai bene alia scelta 
generate, che e. detto in bre
ve. di c contare sulle proprie 
forze >. di non impegnare quin
di il paese nella concorrenza 
internazionale e nella divisio
ne internazionale del lavoro. 

L'agricoltura 
come base 

Sul piano intemo, cid cor-
risponde al rifiuto dell'accu-
mulazione accelerata e forza-
ta. al rifiuto di puntare in 
maniera esclusiva o prevalen-
te sulla grande industria pe-
sante. Naturalmente la Cina 
non rifugge dal ricercare le 
tecnologie moderne, e in que
sto senso potra rivolgersi (co
me del resto in parte gia si 
rivolge) ai paesi occidentali e 
in particolare a quelli euro-
pei: ma tende ad acquisire 
conoscenze e metodi. per poi 
applicarli < contando sulle 
proprie forze >, piu che ad 
acquistare impianti. Oltre al-
Pintenzione di non rendersi 
subalterna di economic stra-
niere. questa linea esprime es-
senzialmente la preoccupazio-
ne di limitare nella maggior 
misura possibile gli squilibri 
tra settori «trainanti > e set-
tori < arretrati >. di non sacri-

ficare all'« efficienza » quella 
che tuttora (e presumibilmen-
te per un lungo periodo) vie
ne considerata la base inso-
stituibile dell'economia cinese: 
l'agricoltura. Anche lo sforzo 
di ridurre le varie forme di 
incentivazione sia personali 
sia aziendali — con la con-
seguente esigenza di una in
tensa azione ideologica ed eti-
ca per < mettere la politica 
al primo posto» e per com-
battere gli scivolamenti nel-
Peconomismo — coincide con 
questa logica. Ci si orienta 
su uno sviluppo diffuso an-
ziche su uno sviluppo c a 
punte ». 

Tutti 
insieme 

E* abbastanza evidente che 
si tratta di un processo eco-
nomico c piu lento », rispetto 
all'accumulazione forzata; ne 
i cinesi fanno mistero di que
sta conseguenza della scelta 
fatta, in quanto nel loro 
linguaggio ricorrono spesso 
espressioni come «a poco a 
poco >. «con gradualita >, 
c fare avanzare tutti insie
me*. Ma. al livello economi-
co attuale cinese e nelle at-
tuali condizioni storiche del 
paese, si comprendono le ra-
gioni di una scelta che inevi-
tabilmente ha dato luogo a 
un aspro contrasto. Si pensi 
solo all'esigenza — che defi-
nirei drammatica — di impe-
dire qualsiasi tendenza alia 
fuga dalle campagne e al-
Pinurbamento massiccio. Ri-
portato su scala cinese. un 
fenomeno del genere avrebbe 
determinato scompensi sociali 
inimmaginabili. Siamo in prc-
senza qui di mezzo miliardo 
di contadini, da una parte, e 
di concentrazioni urbane spes
so mostruosamente gonfiate 
dall'altra parte (Scianghai. 
per esempio, ha oltre died 
milioni di abitanti). Una cor-
sa, anche marginale, e che 
poteva rischiare di divenire 
galoppante e disordinata. dai 
campi verso le citta era ed e 
un grosso pericolo. 

Percid oggi le citta non cre-
scono. Perdo la spinta inver-
sa. che la rivoluzione cultu
rale ha determinato, ad an
dare a lavorare nelle campa
gne. a spostare verso le cam
pagne — periodicamente o 
stabilmente — masse impor
tant! di studenti, di operai, di 
soldati, di intellettuali. non ha 
solo pur rilevante valore edu-
cativo, non mira solo — an
che se di questo va tenuto il 
debito conto — ad awicinare 
lavoro manuale e lavoro in-
tellettuale, a determinare un 
nuovo rapporto tra lavoro 
agricolo e lavoro mdustriale 
e cosl via, ma ha anche una 
urgente e immediata funzio-
ne economica. 

Corollario di tale scelta e 
la grande diffusione oggi in 
atto della piccola industria, e 
il deciso incoraggiamento a 
costituire offlcine di piccole e 
anche di medie proporzioni 
nelle Comuni popolari agrico
le. Di questa importante ca-
ratteristica avro occasione di 
ripaxlare. Se ne di qui an

che una motivazione strategi-
ca, nel senso di evitare le 
grandi e percio vulnerabili 
concentrazioni industriali; ma 
credo, ancora una volta, che 
sia giusto dare la massima 
attenzione alia strategia eco
nomica. 

Tutto cio non esclude, evi-
dentemente, Pesistenza o la 
costruzione di grandi combi
nat nei settori in cui le vaste 
dimensioni sono produttiva-
mente necessarie. E' noto lo 
enorme complesso siderurgico 
di Anshan. E nel corso del no
stro viaggio ci e stato fatto 
visitare. tra Paltro. un ampio 
combinat chimico. nei pressi 
di Nanchino. destinato soprat
tutto alia produzione di fer-
tilizzanti chimici azotati e fo-
sfatici. e che occupa tredici-
mila operai. Ma e tipico il 
fatto che questo combinat sia 
stato eretto assai distante dal
la citta. e che costituisca un 
organismo vitale a se. con le 
abitazioni operaie tutte attor-
no alia fabbrica. Per non par
lare poi di determinati settori 
(militari. nucleari. missilisti-
ci. spaziali. elettronici) i cui 
sviluppi economici e tecnolo-
gici risultano per cosi dire 
< ritagliati > al di fuori dello 
schema predominante. per mo-
tivi evidenti e con i risultati 
che sono noti. 

Ci troviamo dunque dinanzi 
a un modello di sviluppo pro-
fondamente diverso nel suo 
complesso da quello adottato 
in altre realta socialiste, a co-
minciare dal modello sovieti-
co. Se ne potranno attribuire 
le ragioni alle diverse carat-
teristiche della societa cinese 
e alle diverse condizioni stori
che nelle quali questa rivolu
zione ha operato e opera; co
si come se ne potranno sotto-
Iineare le motivazioni ideolo-
giche. II dibattito attorno a 
questi temi c molto vivo in 
tutto il movimento operaio ed 
e certo destinato a continua-
re. In Cina, Pacutezza delta 
lotta tra le c due linee * e lo 
attacco alle posizioni rappre-
sentate da Liu Sciao-ci han
no senza dubbio costituito 
e costituiscono ancor oggi al
tre occasioni di polemica nei 
confronti dei sovietici: pole-
mica che sul terreno ideolo-
gico viene di continuo sottoli-
neata. Quel che ho cercato di 
rilevare qui e che la rivolu
zione culturale. definita c una 
grande rivoluzione nel campo 
della sovrastruttura > (iin 
Piao, rapporto al IX Congres-
so del Partito comunista cine
se). ha anche concrete basi 
< strutturali >. legate a preci
se scelte economiche, a una 
analisi determinata della so
cieta cinese e alle possibilita 
oggettive del suo sviluppo. Si 
comprende come tali scelte. 
per le loro implicazioni. per 
cid che sollecitano e per cid 
che rifiutano. abbiano provo-
cato pesanti divisioni e scon-
tri, anche nel partito e anche 
tra le masse. Avrd modo di 
parlare, nei prossimi articoli, 
delle forme politiche e orga-
nizzative (< sovrastrutturali *) 
che ne sono uscite, e del mo
do come esse — lo dicevo al-
Pinizio — si vanno tuttora de-
finendo e sperimentando. 

Luca PavoRni 

• * w . > ' >Y£%/ •^tjt •* lit * -A* h' - i « ?*»«?•. - < * ,c fi > > •wi'„;..,.»^rt .\j,Ji?t^c"^'' ™>I •' v *«*} s#.j&^i-.Mtxit&sfcJI}A£'s. in-.nu.. i*,At- ,'L %-<f . j t t.,<syt& t-n* . : * « / ! ^" / Jh *sJh 


