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LE ANGOSCE 
Dl PUCCINI 

Miseria e grandezza di un musicista che 
rimase prigioniero delle contraddizioni di 
una societa in crisi a cavallo del Novecento 

In tempi di rinascita li
berty un rilancio puccinia-
no, come quello in corso, e 
nella logica delle cose. Co-
mincid il severo Leibowitz, 
teorico della Dodecafonia, a 
rendere la veste « rispetta-
bile » assicurando che Puc
cini non scriveva soltanto 
melodic ispirate, ma che le 
avvolgeva in armonie d'a-
vanguardia. Recentemente 
un giovane studioso, Anto-
nino Titone ( V b i d'arte, 
Feltrinelli) ha spinto il pro-
cedimento sino aH'analisi 
scientifica e, sezionando sta-
tisticamente le battute, con-
tando le tonalita, inserendo 
lo melodie in schemi geo-
metrici ha scoperto che « le 
nmsiche di Puccini sono in-
nanzi tutto rigorose archi-
tetture ». 

Poi arriva Sandro Bolchi 
e ci restituisce in TV un 
Puccini nevrotico, meschino, 
che — tra una avventura 
ancillare e l'altra — viene 
folgorato dall'ispirazione e, 
sotto dettatura degli angeli, 
scrive Un bel di vedremo. 
Due piani diversi congiunti 
nella rivalutazione dell'arti-
sta fatta, da un lato sul pia
no della critica e, dall'altro, 
sullo sfruttamento di un ar-
gomento di sticcesso. 

Le piccole 
infelicita 

Cercare Puccini nel fu-
mettone televisivo e come 
godersi il lago di Como nel-
le cartoline a colori colle 
ragazze dagli spilloni in te
sta. Purtroppo neppure le 
analisi strutturali ci spiega-
no perche la Tosca resti l'o-
pera piu popolare del mon-
do e batta, nel numero del
le esecuzioni, il Don Giovan
ni di Mozart, la Traviata di 
Verdi, il Bon's di Mussor
gsky il Tristano di Wagner, 
in Italia, come in Germania 
o nelPUnione Sovietica. 

In effetti non e possibile 
capire il fenomeno Puccini 
se non lo si mette in rap-
porto col proprio tempo. 
Tra VEdgar, nel 1889 e la 
Turandoi rimasta incompiu-
to nel 1924 per la morte del-
1'autore, c'e un mondo in 
rapida evoluzione: i primi 
moti socialisti, le repression 
ni, la guerra, il fascismo. 
Le inquietudini e i drammi 
dell'epoca si riflettono nel-
1'arte europea: Debussy, 
Strauss, Schoenberg comin-
ciano a smontare la musica 
tradizionale, cosi come Ce
zanne, Picasso, Boccioni di-
struggono ogni rapporto 
classico tra il quadro e la 
« bellezza ». A quest'arte ag-
gressiva, provocatoria, il 
buon borghese che va a tea-
tro e alle mostre risponde 
come pud: fischiando, ur-
lando, seppellendo la nuo-
va estetica antiestetica sot-
to 1'ingiuria e il disprezzo. 
Pullulano gli scandali, vo-
lano le sberle in platea, i 
critici acquistano dizionari 
per cercarvi parole abba-
stanza violente per bollare 
gli awersari. 

Tra la tempesta un angolo 
di giardino continua a fio-
rire tranquillo e apparente-
mente intatto. quello del me-
lodramma italiano; e Pucci
ni — secondo Sandro Bol
chi — vi passeggia distac-
cato e indifferente anche sc 
poi, ad ogni opera, cade in 
furibonde crisi nevrotiche, 
utili ad arricchire la leg-
genda dell'artista romantico 
a infelice. 

Nevrotico, quindi. Ma per
che? Forse non riusciva a 
scrivere? Basta aprire la 
piu modesta delle sue parti-
ture per avvertire la fclici-
t?. della sua invenzione. Pos-
sicde il dono della melodia 
come nessun altro dei suoi 
contemporanei c lo conscr-
va intatto sino agli ultimi 
giorni. E possiede anche, 
piu di Mascagni, di Giorda
no, per non parlare di Leon
cavallo esauritosi nei Pa-

Convegno 
sulla tutela 

deirambiente 
in Sardegna 

CAGL1ARI. 31. 
Si apre domani a Cagliari, 

organizzato da « Italia No
stra » e dal Fondo mondiate 
per la natura, un convegno 
dedicate alia tutela della na
tura in Sardegna. II conve-
gno si propone di afTrontare 
i numerosi problcmi connes-
si con la salvaguardia del 
patrimonio naturale e - pae-
sistico della regione e di ri-
chiamare I' atlenzione sul 
grave pericolo che minaccta 
il suo ambiente. Saranno pre-
sentate relazioni di Bernar
do Rossi Doria, Fulco Pra 
tesi, Giovanni Lilliu, Fabio 
Cassola, Giovanni Rossi, 
Manlio Chiappini, Franco 
Tassi, Raniero Massoli No-

, velli. Antonio Assorgia, Lu
ciano Benlini, Pierpaolo 
Bianchl, Fitippo Salla, Mario 
D'Aulilia, Helmar Schenk, 
Vito Guala. 

yliacci, la sensibilita alio 
stile, alia forma dei propri 
tempi. Si sa che studiava 
Debussy, Strauss, che non 
traseurava una novita in Ita
lia e all'estero, compreso 
l'ostico Pierrot Lunaire di 
Schoenberg. E da questa at-
tenzione derivano quelle no-
vita di scrittura che la mo-
derna musicologia pone in 
rilievo. 

Artista dotatissimo, quin
di; • ma proprio ncll'intelli-
genza, neH'anormale sensi
bilita sta il suo dramma. 
Se l'armonia e moderna, la 
melodia ha le sue radici nel
la grande tradizione dell'Ot-
tocento italiano e sta tutta 
nello voci, nel canto. 

Canto. Soffermiamoci su 
questa parola. E' il mezzo 
umano per eccellenza e ser
vo a comunicare le passio-
ni umane. Nel canto vivono 
i personaggi immortali, da 
Figaro a Otello, si esprime 
la temperie del secolo ri-
sorgimentale sino alia me-
lanconica maturita di Fal-
staff. Ma, dopo Verdi, quali 
sentimenti si possono anco-
ra aflfidare al canto? Le ce-
neri del Quarantotto sono 
fredde; modesti politicanti 
han preso il posto di Cavour 
e di Garibaldi; sul trono 
siedono sovrani squallidi o 
meschini come Umberto 1° 
e Vittorio Emanuele III, e 
il pubblico, tra gli ori e gli 
stucchi dei teatri d'opera, 
non attende piu il grido in-
citatore alia rivolta, la ro-
vente impennata verdiana, 
ma vuol essere cullato, pia-
cevolmente commosso, di-
vertito. 

Percio il canto puccinia-
no scende dai roventi furo-
ri ottocenteschi a una qua
nta intima, sommessa, a-
datta alle piccole infelicita 
domestiche delle Miml, del
le Cio Cio San, delle Liu, 
mentre i suoi eroi, nel ten
tative di apparire virili, pre-

- cipitano nella retorica teno-
rile. Ed e inutile ammoder-
nare questi sfoghi canori 
con la preziosita della scrit
tura orchestrale. Le quinte 
proibite, le scale pentatoni-
che e via dicendo restano 
una pura ornamentazione, 
mentre la realta e l'empito 
lirico in cui le creature puc-
ciniane sfogano un'anima 
troppo grande per loro. 

Lei, lui 
e il cattivo 

Da cio 1'insofferenza di 
Puccini; l'odio dell'artista 
per Topera che gli va cre
scendo tra le mani e che 
egli vorrebbe buttare, ab-
bandonare a meta; la ricer-
ca febbrile di soggetti nuo-
vi che poi si riducono sem-
pre alia medesima solfa: 
lei, lui, il cattivo, l'amore, 
la morte. E piu il musicista 
si sforza di rinnovare e piu 
la materia si coagula negli 
schemi consueti, lisi dal 
troppo uso, odiosi e tutta-
via amati perche da essi 
discendono la popolarita, il 
successo, la ricchezza, l'ele-
vazione sociale. 

Tutte cose da cui Puccini 
non pud evadere perche lo 
tengono prigioniero. dal Giu-
lio Ricordi che lo cura e lo 
sprona come un cavallo di 
razza destinato a correre se
condo le regole, al pubblico 
che esige la situazione lacri-
mogena, la melodia da por-
tarsi a casa nell'orecchio. e 
magari un pizzico di commo-
zione sociale affinche non si 
dica che si e insensibili al
ia miseria presentata con gu
sto. Fosse piu forte, rom-
pesse nupsti lepami. cjli si 
troverebbc ancora nrieionie-
ro d'una tradi7ione melo-
drarnmat'ea che inc^t^na tut
ta la .<='!a ceneraziopp CM 
cerca di evadorc cade n~I-
la stanca imita-»»nne d^'a 
scuo'a tcdesca. *" il nrob'**-
ma irrisoito di tutta la « pio-
vane «;cuola» ita'iqnp rhe. 
dono la guerra del '1S-M8. si 
riduce praticamente al silen-
zio. mentre la nuova eene-
ra7ione. quella drH'Ottanta. 
comincia a fare i conti col 
verismo nrmai lo^nro. e so
lo in parte ci riesce. 

In questa contraddizione. 
nollo sfnr7o vano di supp-
rare i limiM de'la nronria 
natura. dolla IradiVonp e 
dell?, societa. sta la prandez-
7Z e la miseria di Pucc'ni. 
cid che lo mantiene vivo. 
DOVP si spengono I'pnfasi o 
la buona salute di Masra^ni 
o d' Oiordano. rip.sco ancora 
a hrillare la sottilp anfoscia 
nevrotirp che Puccini eomii-
nica alio SUP creature F. il 
Dubhliro . a^aticato dalle 
vertiirinosp discesp nec'i a-
hk<:i rrntemnoranPt della 
^ispnn7ionp psistpn^iale. eli 
A Hrnnospente delta tre^ua 
n^ortp n^llp nasi ancor fro-
oh* dp'ia mplodi'i p^nora. 
Una nnstaleia piust'ftpata 
dalla or'si eonpratp dell'ar-
»e. niu spria dei fumetti te-
'evisivi friustificati soltanto 
dal malcostume commer-
ciale. 

Rubens Tedeschi 

RITORNO IN CINA 

La scala delle priorita: agricolfura, industria leggero, industria pesanfe - Incidenza del fattore demografico nelle grandi opiioni economiche 
La limitazione delle nascite - Una campagna bellissima, curata come un merletto - Contrastate le spinte verso I'urbanizzazione - Le caratte-

ristiche di un sisfema di pianificazione assai articolato e basato su una diffusa capacita di sperimenfazione ai livelli periferici 

n. 
DI RITORNO DALLA 

CINA, gennaio 
"«Siamo un paese in via 
di sviluppo >; la frase 1'ab-
biamo sentita ripetere decine 
di volte, da Ciu En-lai co
me dai responsabili locali 
di fabbriche, comunt popo-
lari, qunrtieri di abitazione. 
con la costanza di una pa
rola d'ordine, con l'insisten-
za di un'immagine che si 
vuol dare di se, a se stes-
si e agli altri. C'e. nella 
definizione, quell'elemento di 
voluta modestia che i cine-
si introducono sempre nel 
loro discorso; lo stesso ele-
mento per cui sono in ogni 
occasione essi a elencare per 
primi i difetti, le manche-
volezze. le arretratezze tec-
nologiche e organizzative, e a 
chiedere al visitatore, con una 
sfumatura di civetteria, cri-
tiche e consigli. 

Ma che la Cina sia c un 
paese in via di sviluppo» e 
da piu punti di vista esat-
to. Purche ci si intenda be
ne e purche non si voglia 
con questo far rientrare la 
Cina — per una ragione 
o per l'altra — nel nove-
ro dei numerosi paesi ex-co-
loniali del cosiddetto terzo 
mondo ai quali viene in ge-
nere attribuita tale caratteri-
stica. La Cina non e in-
fatti, nel senso corrente del 
termine. un paese del ter
zo mondo. la Cina e un pae 
se socialista. Le sue strut-
ture di fondo ' hanno subi 
to quel salto di qualita che 
la rendono non un paese e-
mergente, ma un paese e-
merso. Certo, a determina-
ti livelli di vita e di svi
luppo: ma problemi social! 
secolari sono stati superati con 
straordinaria rapidita. altri so
no stati avviati a soluzione, al
tri se ne sono aperti pero di
versi e di diverso ordine. 
Cercherd di illustrare che cosa 
cio significhi in concreto in 
termini di tenore d'esistenza. 
Ma la prima cosa da vede-
re e il «modello > che la 
Cina si e scelto, sono i bi-
nari sui quali sta marcian-
do. 

La scala di priorita resta 
saldamente definita, e la ab-
biamo sentita ribadire anche 
essa personalmente dal pri 
mo ministro Ciu En-lai: primo. 
ragricoltura secondo, Tindu 
stria leggera; terzo. l'industria 
pesante. Natura Imente si trat-
ta di una srala relativa. Non 
vuol dire, cioe, che l'indu
stria pesante sia trascurata 
o non si estenda. Vi sono 
i poderosi impianti metalmec-
canici nel nord-est, i setto-
ri nucleari e missilistici han 
no raggiunto notoriamente 
traguardi avanzatl, la gran
de chimica e in espansio-
ne; e presso Pechino ho po-
tuto visitare un'enorme ac-
ciaieria con trentamila la-
voratori. Ma la base dello 
sviluppo continua a essere 

Operai di una comune popolare nei dintorni di Nanchino lavor^no alia produzione del carbone coke 

radicata nelle campagne, con 
in piu quella tipica peculia-
rita cinese, nettamente accen-
tuata durante la rivoluzio-
ne culturale e dopo, della dif-
fusione larghissima della pic-
cola e media industria nel
le comuni popolari e nei pic-
coli centri. 

Si coglie qui, e se ne ha 
una chiarissima percezione 
anche visiva percorrendo il 
paese. la differenza rispetto 
a quelle che furono le op-
zioni fondamentali dell'Unio-
ne Sovietica per il proprio 
c decollo > economico. Credo 
di poter confermare che pro
prio attomo a queste deci
sive scelte d'indirizzo si e a-
vuto in Cina un vivacissi-
mo dibattito di vertice nei 
primi anni sessanta. e che 
anzi e stato questo uno 
dei punti centrali del du-
ro scontro politico apertosi 
nel partito e nel paese. Tut-
to questo si inquadra in 
una situazione storica diver-
sa, certo, rispetto alle dram-
matiche urgenze che impo-
sero alFURSS — nelle condi-
zioni di isolamento e di accer-
chiamento in cui si trovava e 

nella conseguente necessita di 
darsi subito una solida base di 
forze produttive — le drastiche 
forzature dei primi piani 
quinquennali. Ma vi sono an
che fattori oggettivi, stretta-
mente legati alia realta ci
nese: e tra questi porrel 
in primo piano il fattore de
mografico. 

La ricchezza 
fondamentale 
La pressione incombente di 

una popolazione ' sterminata 
vi balza addosso e vi asse-
dia ogni attimo. Le vie del
le grandi citta sono una Hu
mana fittissima e ininterrot-
ta di uomini, di donne, 
di bambini; e di continuo 
vi" chiedete per quale mira-
colo (e la risposta e: il 
socialismo) a questa massa 
compatta che brulica a per-
dita d'occhio sia possibile as-
sicurare cibo, vestiti. abita
zione. pulizia. igiene, istruzio 
ne. Ma l'impressione e per cer-
ti versi ancor piu sconvol-

gente nelle campagne (e mi 
riferisco naturalmente alle re-
gioni di tutta ]a fascia orienta-
le e meridionale che e quella 
in cui si addensa la grande 
maggioranza della popolazio
ne). Non c'e metro quadrato di 
terra sul quale i contadini non 
si affollino a schiera, in una 
coordinata fatica collettiva, in 
una precisa e finalizzata di-
visione del lavoro. L'esito e 
una campagna bellissima, cu
rata come un merletto. in cui 
l'acqua — regina e al tem
po stesso incombente minac-
cia — scorre in infiniti ca-
nali." Fronteggiate, come sem-
bra che, in grande parte sia-
no state fronteggiate, le cala
mity naturali. le alluvioni o 
— per esempio neH'ultima 
annata — le persistenti sic-
cita. si vede bene come que
sta sia la fondamentale ric
chezza nazionale. 

Ma e un equilibrio ter-
ribilmente delicato e fatal-
mente instabile. L'85 per cen 
to della popolazione impegna-
to nelle attivita agricole ga-
rantisce. si, il sostentamento 
di base per 750 milioni di 
persone. ma contemporanea-

DIBATTITO A FIRENZE 

I caratteri della Resistenza 
« La caduta del regime fascista e il formarsi di uno stato democratico » ne-
gli interventi del compagno Paolo Spriano e di Ettore Passerin d'Entreves 

Dalla nostra redazione 
FIRENZE. 31. 

La crisi dei centri di cultu 
ra tradizionali. istituzionali, a 
Firenze ha connotati precisi 
e prof^ndi.ascnvibili alle re 
sponsabilita politiche del go 
verno c-entrale e alia carenza 
di iniziativa culturale e politi-
ca della DC locale, delle for
ze che con essa da anni go-
vernano la citta. 

L'esaltazione retorica del 
ruolo storico di Firenze. il ri-
piegamento di stampo provin-
cialistico su quanto fu costrui-
to in <in passato assai remo 
to, sono caratteri distintivi 
delle forze politiche moderate 
cittadine invano tese a coprire 
con questi atteggiamenti il 
vuoto del oresente. Pure non 
tutto e fermo nella citta: di 
anno in anno anzi si fa sem
pre piu chiaro. tra le forze 
democratiche il nesso fra Tim 
pegno per un nuovo sviluppo 
socio-economico e la battaglia 
culturale. in un intreccio che 
rifiuta per Firenze il destino 
della citta museo. 

Dire questo e necessario per 
spiegare la iniziativa cultura
le portata avanti unitariamen-
te da Case del popolo, co 
mitati di quartiere. circoli cat-
tolici. gruppi di base: secondo 
metodi e fini che. mentre te 
stimoniano la costante matu-
razione dal basso di process! 
sociali e politici unitari. sono 
volti alia diffusione del dibatti
to politico e culturale. 

In questo contesto 6 da ve-
dersi anche il programma di 
dibattiti promosso in questi 

giorni a Firenze dalla Casa 
del Popolo « 25 aprile ». dalla 
comunita giovanile S. Miche-
le. dal comitato di quartiere 
Monticelli-Pignone. dal comi 
tato genitori .della scuola G. 
Niccohni, sul tema « 1943 
1973 I'ltalia di questi trent'an 
ni >. 

Un programma non impo-
stato sulla semplice rifles-
sione sul passato — e non 
sarebbe poi poco — ma te-
so alia comprensione e al-
1'intervento nel presente. Non 
per nulla il dibattito conclusi 
vo sara sul tema « gli anni"60 
tra spinte riformatrici e vel-
leita di restaurazione». esso 
verra introdotto dal compagno 
Gerardo Chiaromonte e dal-
I'esponente democristiano Gio 
vanni Galloni. 

Ieri il ciclo e iniziato. nel 
la palestra di una scuola ele 
mentare dove opera da anni 
uno dei piu interessanti comi 
tati per la scuola di Firenze. 
II tema. introdotto dal compa
gno Paolo Spriano e dallo sto
rico cattolico Ettore Passerin 
D'Entreves, era «La caduta 
del regime fascista e il for
marsi di uno stato democra
tico*. 

L'anahsi della storiografia 
sul fascismo. l'illustrazione 
della crisi del -primo dopo-
guerra, il delinearsi del fa
scismo come fenomeno non so
lo italiano. ma internazionale. 
e quindi il successivo raffron 
to fra le resistenze europee: 
sono stati questi i problemi 
principal! trattati da Passerin 
D'Entreves. di fronte ad un 
pubblico attento di studenti, di 
lavoratori, di docenti. 

Passerin D'Entreves ha pre-
stato particolare attenzione 
ai caratteri distintivi della Re
sistenza italiana. da lui indi 
viduati nel nascere non tanto 
(come ad esempio e avvenu 
to in Francia) da una tradi 
zione statale. ma da una « tra
dizione libertaria >. 

Ne e mancato — in rap
porto con questa accentuazio-
ne — un esame anche critico 
dei CLN. spesso. secondo lo 
storico. retti da un'unita fra
gile e formate, con vizi di 
verticismo e di astratto de-
mocraticismo ; ed ancora da 
Passerin D'Entreves e venuta 
una critica delle posizioni del
la DC, del programma elabo-
rato da De Gasperi nel *43. 
che « ricalcava in modo sbia-
dito» vecchi schemi del Par
tito popolare (ma proprio un 
sacerdote intervenuto succes-
sivamente si e domandato se 
il guasto non fosse, piuttosto 
che in quel programma. nel
la successiva pratica politica 
della DC aU'interno del nuovo 
stato repubblicano). 

Spriano nel suo intervento 
ha messo invece in risalto i 
problemi • dell'organizzazione 
politica prima e durante la 
Resistenza, i risultati del pre-
cedente lavoro politico clande-
stino. 1'urgente porsi di una 
altemaliva politica negli anni 
dei rovesci militari subiti dal 
fascismo, che distruggevano 
qualsiasi residuo del mito di 
invincibilita da esso costruito. 

Non ' risveglio • improwiso 
delle classi subalterne e di 
partiti politici. Questa, ha det-
to Spriano, sarebbe una visio-

ne oleografica. Ne resistenza 
come spontaneismo e spinta 
di base, successivamente sof 
focata e moderata a livello di 
vertice. secondo l'interpreta-
zione per casi dire ceretica-
le». ma fase storica in cui 
riemerge con funzioni dirigen 
ti tutto il quadro politico for-
matosi nella clandestinita. nel
le galere, nel confine. 

In questo contesto va visto 
anche con occhi obiettivi il 
contribute dato dal movimen-
to cattolico. che ebbe il gros-
so merito di contribuire in 
maniera determinante alia 
formazione di un consenso di 
massa alia Resistenza. L'unita 
delle forze politiche aU'inter
no dei CLN. al di la delle di

verse pregiudiziali ideologiche. 
era riscontrabile nella comu
ne volonta di costruire una 
alternativa politica al fasci
smo secondo i valori di uni-
ta nazionale. di progresso so
ciale. di indipendenza. Carat-
tere peculiare della Resisten
za italiana fu il presentarsi 
del movimento operaio orga
nizzato come componente es-
senziale della costruzione di 
una nuova societa nazionale. 
Anche settori di democrazia 
laica e cattolica accetteranno. 
non senza contraddizioni, que
sto ruolo in cui si pone il 
movimento operaio italiano. 
La successiva svolta modera
ta da essi impressa alia ge-
stione dello stato non ha po-
tuto tuttavia cancellare que
sta importantissima acquisi-
zione. 

Mauro Sbordoni 

mente rappresenta un freno 
obiettivo al successivo svi
luppo. A causa della mecca-
nizzazione ancora assai scar-
sa e a causa dell'estrema dif-
ferenziazione e qualificazione 
delle colture, i cinesi denun-
ciano ancor oggi, in alcune 
zone e in alcune stagioni, 
una insufficienza di manodo-
pera. A questo si ovvia con 
spostamenti provvisori di la
voratori e con 1" impiego 
dell'esercito. Ma un ulterio-
re carico di popolazione ri-
schia di diventare. in asso-
luto, insopportabile economi-
camente. Percio e in atto 
ora in Cina un'intensa cam
pagna per la limitazione delle 
nascite. Si fa propaganda al
le pillole e agli altri me
todi anticoncezionali, e — par-
ticolarmente nelle zone agri-

.cole dove si trovano maggio 
ri resistenze e incomprensio-
ni — si inviano equipes 
di medici a compiere opera 
di educazione e spiegazio-
ne. 

Nella Comune 
di Tang Wey 
Una spinta massiccia in di-

rezione della grande indu
stria e della industria pesante 
creerebbe forti poli d'attrazio-
ne per la manodopera agricola 
e determinerebbe rapidi spo
stamenti nel difficile equilibrio 
attuale. E' quanto si e evitato 
e si vuole evitare. La scelta e 
per uno sviluppo piu lento 
relativamente omogeneo. e 
quindi non si punta su ec-
cessivi scarti di produttivi-
ta. Aggiungo che quasi o-
vunque ho sentito ammette-
re che esiste una tendenza 
diciamo cosi « naturale » dei 
giovani a lasciare i campi per 
andare in citta: e non sol
tanto per ragioni strettamen-
te economiche riguardanti il 
piu alto reddito deU'operaio 
cittadino. 

Questa tendenza viene com-
battuta con un'attiva . opera 
ideologica e propagandists 
Particolarmente durante la 
rivduzione culturale, ma an
cora - in misura notevole a-
desso. si fa valere una con-
trotendenza. si spinge la gen
te ad ' andare in campagna, 
e si attribuisce a questo un 
valore sociale e anche piu va-
stnmente educativo. I due o 
tre anni in campagna al ter
mine delle scuole medie so
no —' se non proprio un 
obbligo di legge — una con 
suetudine estesissima e forte-
mente incoraggiata dalle au-
torita. E in campagna trascor-
rono periodi di studio, di 
aggiornamento, di lavoro an
che intellettuali. professori, 
medici. Non si tratta (o alme-
no non si tratta piu) di un 
fatto « punitivo ». n£ d'altron-
de sembra che queste ca-
tegorie vengano destinate a 
lavori pesanti. Si tratta di 
una corrente generate nella 
quale s'intrecciano ragioni e-
conomiche concrete e moti-
vazioni ideologiche. 

Alia gran massa di ma
nodopera che viene trattenu-
ta nelle campagne — I'urba
nizzazione e impedita e osta-
colata in lutti i modi — si 
dk sbocco anche attraverso 

la diffusione delle piccole e 
medie officine nei villaggi e 
nelle comuni: e non solo per 
le attivita produttive diretta-
mente legate all'agricoltura. 
Faccio un esempio. Nella 
comune popolare di Tang 
Wey, nei pressi di Sciangai, 
vi e un complesso abba-
stanza nutrito di piccoli im
pianti industrial muniti di 
macchine utensili anche au-
tomatiche o semiautomatiche, 
frese, torni, presse. In gran 
parte eseguono riparazioni 
0 costruiscono attrezzi agri-
coli, zappe. pale, rastrelli, ecc. 
Ma in una di queste offi
cine ragazzi e ragazze, sotto 
la guida di operai anziani, an-
davano fabbricando in serie 
pezzi di cui non riuscivo 
a individuare la destinazione. 
1 pezzi passavano poi al mon-
taggio, e nell'ultimo stanzo-
ne si accumulavano i prodotti 
finiti: con qualche sorpresa 
ho costatato che si trattava 
di grossi compassi d'acciaio. 
Mi e stato spiegato che que
sti oggetti, cosi palesemente 
eterogenei in una comune de-
dita alia produzione di cerea-
li, all'allevamento dei suini 
e alia pesca delle carpe, era-
no stati ordinati alia comune 
dagli enti statali per l'indu
stria leggera per essere uti-
lizzati negli istituti di ricer-
ca e in altri settori econo
mics In altre comuni ho vi
sto costruire apparecchiature 
elettriche o grossi natanti flu-
viali. Tutto cid mi sembra 
sintomatico del «modello di 
sviluppo » adottato. 

A questo punto si pud 
porre la domanda. Esiste in 
Cina un vero e proprio pia
no economico? O meglio, 
che tipo di pianificazione 
esiste? La domanda e me-
no bizzarra di quanto pos-
sa apparire. L'assenza di sta-
tistiche ufficiah e comunque 
l'inaccessibilita a dati stati-

Un'opera 
m urate 

dedicata 
a Di Vittorio 

CERIGNOLA, 31. 
L'ammlnistrazione popola

re di Cerignola ha deciso 
di de dica re un'opera mura-
le alle lotte del movimento 
contadino dal 1944 ai nostri 
giorni e alia figura di Giu
seppe Di Vittorio. La re a 
lizzazione dell' opera, che 
verra allestita nella villa co-
munale, e che e sfata affi-
data al Gruppo del centra 
d'arte pubblica popolare di-
retto da Etfore De Conciliis, 
avra inizio nei prossimi mesi. 

11 Gruppo, che ha gia al 
suo attivo la esperienza con-
dotta a Fiano Romano, in-
tende awalersi del materia-
le fornito dagli stessi pro
tagonist! del movimento con
tadino. Som gia state rac-
colte decine di testimoniali
ze su episodi delle lotte 
bracciantili nel Basso Tavo-
liere. II materiale verra poi 
riunito in un supplemento 
letterarlo al murale. Ai cit-
tadini verra chiesto di par-
tecipare con suggerimenti e 
proposte alia creazione del-
I'opera; • questo scopo un 
questionario verra diffuso tra 
la popolazione. 

stici generali, la mancata in-
dicazione di obiettivi detta-
gliati per le singole branche 
produttive rendono estrema-
mente difficile rendersi con-
to di quale sia il progetto 
economico centrale o alme-
no di come esso incida sul-
l'attivita e sull'iniziativa delle 
diverse unita produttive. 

Evidentemente il progetto 
c'e, e non solo per le gran
di scelte d'indirizzo. L'indu
stria di base e i settori spe-
ciali (armamenti, elettronica, 
ricerche atomiche, nucleari, 
spaziali e cosi via) richiedo-
no una ben determinata ac-
cumulazione. Tuttavia il si-
stema. cosi come funziona og
gi. non esige che tale accu-
mulazione sia spinta al di 
la di un certo limite e non 
esige una troppo accentuata 
centralizzazione. Non impo-
ne — per riprendere il pa-
ragone — quella brusca « scre-
matura > dei redditi delPa-
gricoltura che venne invece 
richiesta dai primi piani 
quinquennali sovietici. Cid li-
scia margini importanti alia 
autonomia e — voglio dl 
nuovo sottolineare questo a-
spetto — alio sperimentall-
smo sia a livello provincia-
le e municipale sia a li
vello delle unita produttive 
stesse. 

Le spese 
d'investimento 
I meccanismi sono comun
que profondamente diversi 
nelle campagne e nell'indu-
stria. Le comuni popolari pa-
gano una tassa alio stato, 
una tassa abbastanza limitata 
che — a quanto ho potuto 
costatare — varia dal 4 per 
cento al 7 per cento del 
reddito realizzato. a seconda 
della qualita delle colture e 
del livello di produttivita. Al
tre percentuali del reddi
to vengono destinate al rein-
vestimento e alle opere di 
trasformazione agraria (tra il 
7 e il 10 per cento), alio 
acquisto di macchine e con-
cimi (tra il 20 e il 30 per 
cento). H resto viene distri-
buito ai contadini o va alle 
opere sociali (scuole, abitazio-
ni. ambulatori). Le fabbri
che versano invece tutto il 
loro reddito alio Stato, ed e 
poi lo Stato che fa gli inve-
stimenti e paga i salari. 

L'autonomia di scelta risul-
ta dunque essere notevolmen-
te maggiore per le comuni 
agricole. le quali hanno an
che — come dird — un rap
porto molto piu diretto col 
mercato distributivo. Per 
quanto riguarda le produzio-
ni agricole, dunque, anche il 
piano «parte dal basso >: 
nel senso che sono le squa-
dre e le brigate di la
voro delle comuni. e poi le 
comuni nel loro insieme, che 
indicano le qualita e le quan
tity di prodotti a loro giu-
dizio realizzabili. Gli obietti
vi vengono quindi riassunti 
e coordinati nell'ambito dal
le municipality e delle re-
gioni (la regione di Scian-
ghai. per fare un esempio, 
comprende 190 comuni po
polari). 

Nelle fabbriche risulta in
vece esservi una indicazione 
dal centro degli obiettivi da 
raggiungere; ma anche qui — 
tale e la convinzione che mi 
sono formato — senza trop
po rigidi impegni. Anche gli 
investimenti industriali pre-
sentano una scala differenzia-
ta. Gli investimenti di . im-
portanza secondaria. riguar
danti una diversa organizza-
zione aziendale. parziali mi-
glioramenti tecnologici o am 
bientali. costruzione di nuo-
vi capannoni o limitati am-
pliamenti. vengono concordat! 
con le autorita statali loca
li (in pratica. proposti dal 
comitato rivoluzionario della 
fabbrica e stabiliti d'intesa con 
il comitato rivoluzionario cit
tadino, il quale interviene nel
le spese d'investimento at
traverso le diramazioni loca
li del ministero competente). 
I grossi investimenti. invece, 

come i totali rinnovamenti tec
nologici la costruzione di nuo-
vi stabilimenti, il raddoppio 
degli impianti. devono esser* 
concordati coi ministeri cen
trali e da questi decisi e fi-
nanziati. 

Come cid si rifletta poi sul-
le condizioni di lavoro delle 
masse, in quale misura deter-
mini differenziazioni aU'inter
no della societa, quali conse-
guenze abbia in definitiva sul 
livello di esistenza. e cosa 
che va vista in rapporto col 
famoso problema degli incen
tive Un problema sul qua
le si e fatta molta mitolo-
gia e che i cinesi inve
ce — come cercherd di il
lustrare — affrontano in m*> 
niera realistica e senza sche
mi. 

luca Pavolini 


