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Dai ricordi del compagno Antonio Pesenti 

La prigione f ascista 
« Per viverci bisognava parteciparvi attivamente, 
sentirla come parte integrante e momento della 

propria vita e della lotta che continuava » 

II compagno Antonio 
Pesenti trascorse ot
to anni nelle carce-
ri fasclste. Nel libro 
« La cattedra e II bu-
gliolo», apparso nel 
1972 e dl cut pubbli-
chiamo un bra no, egli 
cl ha lasciato una te-
stimonlanza dl quesla 
durissima esperlenza 
vissula da militante. 

II •* politico » doveva se-
riamcnte lottare contro i 
suggerimenti di rcsa che 
potevauo venirgli da casa. 
o addirittura contro doman-
de di grazia che i suoi fa-
miliari potevauo inoltrare 
a Mussolini. Tali donian-
de non avevano corso sen
za la controfirma del de 
tenuto. ma erano ugual-
mente fastidiose. 

Le lettere dei dctenuti 
politici sono ricche di qur-
sti esenipi. Le riarferma-
zioni di fedt, l'esaltazione 
della propria perionalihi 
e de: mothi morali dt-l'a 
lotta che si ritrovano spes-
so in tali documenti non 
nascono percio da un 
« complesso del marlire v 
che pur poteva insinuarsi 
nell'animo del prigioniero. 
nia sJalla necessita di evi-
tare incoinprensioni. sven-
tare passi falsi dei faim-
liari, rendere partpcipe 
chi era fuori dei motivi 
reali della lotta. Anche le 
mie lettere contengono 
spunti di questo genera, 
specie all'inizio e piu tar-
di, quando fui colpito da 
un.i malattia tubercolarr. 

Bisognava inoltre lotta
re contro 1'autorita cakce 
rarra. Anche se il deteruito . 
comune doveva osservare 
ia stessn dura disciplina, 
stabilita da un regolamen-
to ispirato al principio fa-
scista della pena «afflit-
tiva » (principio tuttora in 
auge), salvo casi partico-
lari non era sottoposto a 
vessazioni. 

Ma per il detenuto poli
tico il caso era ben diver-
so. Egli veniva consegnato 
all'autorita carceraria dal 
Ministero dell'Interno per-
che fosse custodito e am-
ministrato sotto i suoi or-
dini. Chi comandava era 
quindi sempre la polizia 
politica. per la quale il pri
gioniero era un nemico 
che doveva essere trattato 
come tale: non doveva es
sere adibito a lavori per 
non permettergli di stabi-
lire rapporti con i comuni 
e poterli cosi influenzare o 
utilizzare per contatti con 
l'esterno. Doveva essere 
afflitto e rieducato, quindi 
andava bene qualsiasi mez
zo di pressione atto a spez-
zare la sua sicurezza poli
tica e morale. Ai politici 
era proibito tutto e. in 
particolare, il « collettivo », 
cioe la messa in comune 
delle poche risorse indivi
dual! per d is t r ibute in 
quote uguali fra tutti. Se 
si rice\ cvano pacchi da ca-
sa, era proibito dividerne 
il contenuto con i compa-
gni. Era proibito riunirsi 
in gruppo. tenere lezionj o 
semplicemente parlare di 
politica: quar.do, durante il 
passeggio. si avvicinavano 
le guardie. i nostri discor-
si do\evano essere assolu-
tamente innocenti, oppure 
dovevamo adoperare un 
Jergo. Oltre aU'insegna-
mento. era proibito lo stu
dio. Si potevano tenere al 
massimo cinque libri. ma 
ogni libro doveva essere 
autorizzato dal Ministero. 
acquistato a nonie della 
Direzione a spese del dele 
nuto e censurato. 

II Ministero non auloriz-
za\a le opere di quegii au-
tori che erano nella « li?ta 
nera >. Î a burocrazia ei.i 
lalmente pignola che. a 
me. non autorizza\a nem 
meno cid che avevo £crit-
to io. I fascicoli personali 
della polizia politica che si 
trovano all'Archivio di Sta-
to (senza dubbio control-
lati e depurati prima della 
archi\iazione) contengono 
solo prove di questa assur-
da censura protraltasi ne 
gli anni; ancora verso la 
fine, per esempio. mi si ne 
gava di leggere perfino 
«Con\ersazione in Sicilia > 
di Vittorini. 

Si poteva scrivere solo 
a parenti «autorbzati > e 
nelle lettere ci si dove\a 
riferire esclusKamentc ad 
argomenti familiari: cio 
spiega la difficolta di te 
nere un serio colloquio con 
i propri cari. Alle usitc 
« permesse » assistevano 
due guardie o il sottocapo. 
Bisognava stare di fronte 
al visitatore e. se veniva 
pronunciata una parola di 
critica o se ci si riferiva 
a question! non familiari. 
il colloqu o era sospeso e 
i] detenuto veniva punito. 

Era proibito non solo pos-
sedere orologi. ma perfino 
chiedere l*ora. Dopo un po' 
si diventava orologi viven 
U. tanto che a ogni mo
mento del giorno o della 
nntte avrei saputo dire che 
ore erano. Queste e altre 

proibizioni erano fatte os-
servare dovunque, ma a 
Civitavecchia e a Porto-
longone in modo partico-
larmente grottesco. vessa-
torio. piovocatorio. 

A Civitavecchia i politi
ci erano in un «reparto 
speciale » con guardie car-
cerarie scelte che si rliver-
tivano a provocare i de 
tenuti per poi punirli. Sta-
vano spesso alio spioncino 
(la luce era sempre accesa 
anche di notte) e. se vede 
vano un detenuto che da-
va foss'anche soltanto una 
oliva al compagno, faceva-
no un rapporto cui segui-
vano punizioni. A Civita
vecchia le guardie provo-
cavano anche politicamen-
te. I giornali erano proi-
biti. ma quando cadde Bar
celona. quando cadde Ma
drid. quando i tedeschi en-
trarono a Parigi e in tutte 
le altre ocensioni in cui vi 
era stata una sconfitta del-
l'antifascismo, le guardie 
chiamavano qualcuno di 
noi. ci mettevano il gior-
nale sotto il naso e ce lo 
facevano leggere, evidente-
mente per deprimere il no-
stro morale e per provo-
carci. 

L'unico modo per ri-
spondere alia continua 
pressione dei carcerieri e-
ra quello di mantenere 
una costante vigilanza e 
di essere combattivi. ri-
fiutando nello stesso tem
po e con calma ogni pro-
vocazione. Guai a subire 
senza protestare. senza 
riaffermare la propria 

saldezza morale e politi-
. ca! Nell'accettare la con-

dizione di detenuto. biso
gnava pretendere che il 
rcgolaniento carcerario 
fosse rispettato anche dai 
carcerieri. 

Per dimostrare la nostra 
forza e combattivita e per 
rispondere ai soprusi oc-
correva, di tanto in tanto, 
attuare agitazioni organiz-
zate. Lo sciopero della fa
me era stato sconsigliato 
dal Partito comunista. 
l'unico che anche in car-
cere avesse una organiz-
zazione seria. in quanto 
tale forma di lotta inde-
boliva troppo il detenuto. 
gia soggetto a un regime 
alimentare insufficiente. 
Ma ve ne erano altre: per 
esempio, si poteva tutti in-
sieme sospendere di scri
vere a casa o rifiutarsi di 
andare all'aria o attuare 
altri scioperi limitati. Tali 
agitazioni facevano infu-
riare i nostri carcerieri. 
provocavano punizioni e 
inchieste per individuare 
gli organizzatori. Da que
ste lotte venivano in li-
nea di principio esclusi 
gli ammalati, ma quasi 
sempre essi vi aderivano 
spontaneamente. come ho 
fatto anch'io. pur trovan-
domi isolato in infermeria. 

Un altro dei nostri com-
piti era di affinarci poli-
ticamente e di aiutare 
nello studio j compagni 
meno preparati per man
tenere la capacita di in-
terpretare gli avvenimen-
ti in modo obiettivo. 

II collettivo politico 
All'interno del carcere 

ci organizzavamo in « col
lettivo » e questo nomina-
va un gruppo dirigente, 
in genere composto di tre 
membri, la « troika ». La 
adesione al collettivo, che 
per la massima parte ri-
sultava formato da comu-
nisti, non era strettamen-
te obbligatoria o impost a. 
ma costituiva una scelta 
dettata soprattutto dalla 
volonta di continuare la 
lotta e dalla necessita di 
organizzare tra compagni 
la nostra vita nel carce
re. La troika dirigeva or-
ganizzativamente e politi-
camente il collettivo, cer-
cando di mantenersi al 
corrente dello sviluppo 
della situazione politica e 
di interpretare la linea 
del partito (questo vale-
va per i comunisti), or
ganizzare gli studi. stabi-
lire le quote individuali 
nella divisione dei fondi 
comuni e cosi via. 

Nelle carceri italiane il 
vitto veniva allora distri-
buito una sola volta al 
giorno. verso le undici e 
mezzo. La razione quoti-
diana era composta da sei-
cento grammi di pane e 
da un litro di « minestra >. 
ossia una brodaglia di pa
sta e di Iegumi seechi di 
qualita scadente, a volte 
accompagnata da qualche 
foglia di cavolo o verza. 
Alia domenica veniva dato 
il brodo. con un pezzetto 
di carne di manzo coria-
cea. La gerarchia carcera
ria si trasferiva. specie a 
Civitavecchia, anche nel 
cibo: per esempio, delle 
verze coltivate negli orti 
del carcere. la parte in
terna e tenera andava al 

direttore e al capoguar-
dia, le foglie ancora verdi 
alle guardie (in ordine di 
grado) e le gialle e appas-
site ai detenuti. 

I detenuti potevano ri-
cevere da casa denaro 
che veniva depositato in 
un libretto carcerario e. 
con questo. potevano ac-
quistare altri generi fino 
airimporto massimo gior-
naliero di 5 lire. Alia mat-
tina e alia sera passava-
no una guardia carceraria 
e uno < scopino » per rice-
vere le ordinazioni 

La spesa. fatta attraver-
so il « bettolino * del car
cere. veniva addebitata 
sui libretti dei detenuti 
che avevano fondi, ma Ia 
distribuzione dei generi av-
veniva poi secondo i nostri 
accordi interni. anche se 
cio era proibito dalla di
rezione del carcere in 
quanto considerato «soc-
corso rosso >. 

L'organizzazione funzio-
nava ugualmente per lo 
studio, per l'acquisto di li
bri e per gli abbonamen-
ti. Venivano' fatte scelte 
culturali e politiche secon
do I'interesse della mag-
gioranza, ma non manca-
va comprensione per esi-
genze particolari o richie-
ste specializzate. com'era 
nel mio caso. I quotidiani 
erano proibiti dal regola-
mento. tranne la « Gazzet-
ta dello Sport». ma certi 
settimanali permettevano 
di seguire alia meglio gli 
avvenimenti politici. La 
Direzione del carcere esa-
minava i singoli numeri e 
non ce li passava se, a 
suo giudizio. portavano 
qualche articolo che aves
se potuto rafforzare le no-
stre convinzioni politiche. 

Una profonda solidarieta 
Solo di recente sono ve-

nuto a sapere, per esem 
pio. che il 18 maggio 1938 
il direttore di Civitavec
chia. di fronte alia mia 
richiesta di un numero del
la rivista « Alt d'ltalia ». 
« non ha creduto di conce-
dere la lettura di detto 
fascicolo. in quanto con-
tiene un articolo sulla a-
viazione sovietica. che non 
e ritenuta adatta [sic!] 
poi condannati politici». 
Di tanto in tanto. corrom-
pendo qualche guardia. si 
riusciva a ottenere un quo-
tidiano. 

I € nuovi giunti » ci por
tavano notizie dall'esterno 
e. se erano dirigenti, an 
che le direttive del partito: 
li assediavamo. avidt di 
sapere quale fosse la si
tuazione. 

I contatti clandestini con 
1'esterno erano estrema-
mente difficili. ma ve ne 
furono e, in qualche caso. 
anche regolarmente per un 
certo periodo. 

In questa situazione con
tinuava anche la nostra 
vita politica interna, ma-
turavano le nostre prese 
di posizione sui grandi av
venimenti e la nostra in-
terpretazione di insieme. 
Si cercava di far conosce-
re aU'esterno il nostro giu
dizio. soprattutto quando 
occorreva rincuorare gli 
incerti di fronte a eventi 
che sembravano del tutto 
avversi e riconfermare la 
nostra fiducia nel corso 

inevitabile della storia. Non 
era facile trasmettere que-
sti messaggi. data la cen
sura posta in atto dalla 
Direzione, e bisognava sta
re attenti al linguaggio. 
ma in qualche modo ci si 
riusciva. 

Era questa la struttura 
oggettiva in cui il politico 
veniva a trovarsi dopo la 
condanna. Per viverci be
ne bisognava parteciparvi 
attivamente e col cuore. 
sentirla come parte inte
grante e momento della 
propria vita e della lotta 
che continuava: era ne-
cessario stabilire con i 
compagni un rapporto di 
profonda solidarieta. di af-
fiatamento e di affetto. co-
sa del resto non difficile. 
grazie alia fede comune e 
alia comune dirittura mo 
ralf. 

Per sopportare bene il 
carcere era anche neces-
sario. specie nel caso di 
una lunga condanna. ave-
re il coraggio di attuare 
una radicale rottura col 
passato affettivo. II mon-
do esterno bisognava con-
siderarlo « morto »: ricor-
darlo. ma non rimpianger-
lo e neppure cercare di 
farlo rivivere artificial-
mente. Solo a questo prez-
zo poteva essere raggiun-
ta quella tranquillita d'a-
ninio che permetteva di 
far fronte a qualsiasi eve-
nienza. Ai giovani c a chi 
non era sposatn cio riu
sciva meno difficile. 

RITORNO IN CINA 

IIKHMIO 
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VI 
DI HITORNO DALLA 

CINA, febbraio. 
Durante il colloquio con la 

delegazione governativa ita-
liana, Ciu En-lai cito una 
«massima in tre punti * di 
di Mao Tze-tung sulla difesa 
della pace: scavare gallerie, 
fare scorta di cereali, non 
cercare l'egemonia. II che si-
gnifica, aggiunse, che la Ci-
na vuole la pace, ha fiducia 
nel successo della causa del 
la pace, ma intende appre-
starsi alia difesa e restare vi 
gilante. In ogni sede uffic: t-
le si sente ripetere che la Ci-
na si considers minacciata e 
si sente fare riferimenco a 
«un milione o un milione <• 
duecentomila uomini» che i 
sovietlci terrebbero schierati 
alle frontiere. Ho gia rileva-
to quanto sia difficile com-
prendere fino a che ounto si 
tratti d'un timore realmente 
sentito e fino a che punto in-
vece l'insistenza su questo te 
ma abbia prevalen'emente 
scopi di mobilitazione inter 
na. Fatto sta che molti ?et-
tori della vita e della politi
ca cinese ne risultano in una 
certa misura influenzati. Ne e 
influenzata 1'economia, sia in 
termini di armament! sia in 
termini di preoccupazione per 
le scorte. Esperti della produ-
zione agricola mi hanno di 
chiarato, ad esempio. che no 
nostante l'ultima annata agra 
r.^ sia stata sfavorevole in 
diverse province a causa di 
diffuse siccita. si e curito j . ' . 
primo luogo di far si che i' 
livello complessivo delle scoi 
te cerealicole restasse ina!l.» 
rato. 

Inoltre. i cinesi «scavano 
gallerie». E' sintomatico. m" 
pare, che i giomalisti occidrn 
tali vengano ora invitati t v" 
sitare i rifugi antiaerei. Que! 
lo che e stato mostrato ai c >! 
leghi italiani a Pechino e un 
cunicolo sotterraneo Iungo tre 
chilometri. al quale si acce
de dall'interno di un nego 
zio. Non appare adatto a una 
permanenza prolungata e non 
sembra possa servire nelHpo-
tesi di un attacco atomico. II 
colonneilo che euidava i visi-
tatori parlava di <s pericolo 
semore • presente • di guerra 
finche esisteranno I'imperia-
Iismo e il socialimperiali-
smo». spiegava che i rifugi 
di quartiere sono necessari co 
me prima misura protettivn 
in attesa che la cittadinanza 
sfolli nelle campagne. e riferi
va circa le periodiche eserci-
tazioni di allarme che ven;:o 
no effettuate tra la popoln-
zione. Certo, sarebbe sbagiia-
to non tenere conto di espe-
rienze e difficolta reali -linan-
zi alle quali Ia Cina si e tro 
vata e con le quali ha dovuto 
misurarsi. Resta tuttavia la 
domanda: siamo di fronte a 
un timore reale, o a un mez 
zo per suscitare e mantenere 
un determinate clima. una de 
terminata tensione politica? 

PopoK 
e governi 

E' indubbio. comunque. che 
la polemica nei confronti del-
1'URSS rappresenta oggi un 
asse centrale negli orienia-
menti internazionali del go-
verno cinese, e ne condiziona 
le iniziative. I giornali e !e 
agenzie di stampa elencano lo 
svh'uppo dei rapporti politici. 
economici, commercial! della 
Repubblica popolare con pae-
si di tutti i continent! (le re-
lazioni diplomatiche sono state 
gia stabilite o ristabilite con 
86 paesi), per giungere alia 
conclusione che la Cina «ha 
amici dappertulto > e che 
quindi « chi tentava di isoia-
re la Cina » non e riuscito nel 
suo intento. Su quali basi, con 
quale spirito vengono c^n^epi-
ti questi rapporti? Ecco un 
punto su cui soffermare l'at-
tenzione. 

Prendo il caso che ho avuto 
modo di seguire da vicino, e 
cioe il tipo di discorso che i 
dirigenti cinesi hanno rivolto 
alia delegazione governativa 
italiana a proposito dell'Euro-
pa. in riferimento aH'amplia 
mento e agli sviluppi della 
CEE da un lato. e alia pre-
parazione della conferenza 
sulla sicurezza europea dal-
1'altro lato. Naturalmente i 
dirigenti cinesi hanno formu
late auguri per il buon esito 
della conferenza sulla sicurez
za. ma non hanno nascosto ia 
Iom diffidenza. In sostanza. 
essi non hanno mostrato al
exin interesse per un processo 
diretto al superamento delle 
attuali divisioni del continen-
te, e quindi rivolto alia pro
gressiva attenuaztone dei bloc-
chi contrapposti, all'intensifi-
cazione dell intersoambio, al-
1'avvio graduale a un diiar-
mo bilaterale. I cinesi, men-
tre hanno dichiarato di com-
prendere il desiderio di sicu
rezza dei paesi europei, sem
bra abbiano sostenuto che una 
sicurezza reale e non fittizia 
pu6 derivare solo dall'accele-
razione e daH'approfondimeh-
to del processo di unifijazio-
nt dell'Europa occidenUle. In 
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Visitatori all'Esposizione industriale di Scianghai 

questo senso, essi hanno 
espresso il proprio incoraggia-
mento a un rafforzamento Sel
la Comunita europea occiden-
tale, non soltanto sui terre-
no economico e politico, ma 
anche su quello militare. 

Essi paiono dunque auspi-
care il formarsi di un nuovo 
blocco. alio scopo non occulto 
di evitare un disimpegno mi
litare sovietico in Europa: 
dando con cio stesso per scon-
tata una permanenza ameri-
cana in forze sui vecchio con-
tinente. almeno per un lun-
ghissimo periodo di tempo, in 
considerazione se non altro del 
fatto che tutti i paesi della 
CEE sono Iegati al Patto 
atlantico. 

Seconda questions. Questo 
discorso dei dirigenti cinesi 
si rivolge agli Stati delTEuro 
pa occidentale. anzi agli attua
li governi, e non sembra te
nere in cento ne le caratten-
stiche politiche di questi go
verni. ne i lineamenti politici 
di fondo che in concreto pre 
sentano la CEE. i suoi or
ganism!'. i suoi regolamenti. 
Non sembra tenere in conto. 
ad esempio. che tre grandi 
paesi della Comunita, la Gran 
Bretagna. la Francia. l'ltalia. 
sono retti da governi aperta-
mente conservatcri; e che in 
tutti i paesi dell'Europa occi
dentale esistono forti tensioni 
sociali e politiche, espresse da 
grandi organizzazioni di parti
to e sindacali. 

Non vorrei essere frainte 
so. E' principio base della 
coesistenza Tistaurazione di 
rapporti e scambi tra paesi a 
diverso regime economico e so-
ciale. Non siamo davvero noi 
a scandalizzarcene, casomai 
sarebbe ora di ascoltare qual
che autocritica da chi ha me-
nato in altri tempi scandalo 
per le iniziative coesistenziaii 
di altri paesi socialist!. Sia
mo deH'avviso pero che un 
determinato rapporto diploma-
tico e politico con i governi 
non coincide pienamente con 
un rapporto di amicizia tra 
popolo e popclo che e cosa 
piu ampia. giacche non sem
pre la politica dei governi si 
identifica ccn le aspirazioni 
dei popoli. II caso della CEE 
c tipico. Altra cosa e la .i 
nea « europeista » (peraltro ir-
ta di mille contraddizioni in
terne) di alcuni governi euro
pei occidentali rispeUo aile 
spinte unitarie delle masse la-
voratrici e popolari europee, 
le quali sono in lotta per r:n-
novare profondamente in sen
so antimonopolistico e demo-
cratico le strutture interne di 
ciascun paese e quelle comu-
nitarie. e per aprire un dia-
logo irrtenso e fecondo con tut
to il resto del continente. 

Quando Lin Piao espose le 
sue teorie sulle « campagne » 
e sulle € citta * del mondo, so-
stenendo che il contrasto cen
trale dell'epoca contempora-
nea fosse quello tra paesi m-
dustrialmente avanzati e pae
si sottosviluppati, la nostra 
critica a tali concezioni fu che 
esse non soltanto sembravano 

porre in secondo piano la con-
traddizione storica fra capita-
lismo e socialismo. ma tra-
scuravano lo scontro di clas-
se esistente sia all'interno del
le societa induslriali sia all'in
terno dei paesi arretrati, mm 
potendosi parlare dello sfrut-
tamento di meta del mondo 
da parte dell'altra meta sen
za vedere che tale sfrutta-
mento si esercita sulle classi 
lavoratrici anche alio intemo 
dei paesi capitalistici ad alto 
sviluppo. Quelle teorie appaio 
no oggi abbandonate in Cina. 
Ma vi pud essere il pericolo 
— a mio parere — di una sot-
tovalutazione delle contraddi
zioni interne dei paesi indu-
striali-capitalistici e del ruolo 
che in essi svolgono le lotte 
sociali e politiclie delle classi 
oppresse. Questo, certo, e con-
seguenza delle attuali suelte 
generali di politica internazio-
nale: e pud essere dunque un 
fatto contingente. Ma credo 
che la discussione su tali pro
blem! non possa essere elusa. 

Sarebbe tuttavia profonda
mente errato circoscrivere ia 
analisi e il giudizio su un pae
se — e in specie su un paese 
immenso e decisivo come la 
Cina, nel quale vive un quar
to delFintera umanita — ai 
suoi indirizzi di politica este
ra. o Jasciare che i motivi di 
dissenso ostacolino il necessa-
rio. doveroso studio de: mtc-
canismi interni della soci^la, 
delle condizioni di esistenza. 
della costruzione socialista. E 
quanto ho cercato di fare in j 
questa serie di senizi con j 
un'attenzione partecipe, e co! 
solo Iimite della brevita del 
tempo che ho potuto trascor-
rere nella Repubblica popo
lare. 

II bilancio 
di venfanni 

Penso che alia Cina si deb-
ba saper guardare con occhi 
sgombri da sovrastrutture 
mentali precostituite. Altri-
menti si rischia di applicare 
a questo paese tanto compli-
cato schemi che possono ma-
gari sembrare affascinanti, 
ma che con la realta cinese 
non hanno mai avuto niente 
a che fare ne prima ne du
rante ne dopo la rivoluzione 
culturale. Si rischia di scrive
re sulla Cina una sorta di 
moderne e deteriori c Lettere 
persiane»: un libro, questo, 
che certo non pretendeva di 
essere realistico. Si rischia di 
arrivare a sostenere che p«>r 
comprendere la realta della 
Repubblica popolare e addi
rittura meglio non conoscere 
la lingua cinese e che comun
que non ci si deve fidare de-
gli studiosi. Ora, che ogni co
sa vada letta e interpretata 
criticamente e owio; che si 
possa riuscire a penetrare una 
determinata realta nazionale 
anche senza conoscerne la lin
gua c indubbiamente vero. Ma 
bisogna stare molto attenti a 

non rirmegare la culture per 

affidarsi all'intuizione e a non 
rinunciare all'analisi minuta 
per affidarsi a fughe (maga-
ri romantiche) nell'ideologia. 
Montesquieu, immagino, non 
conosceva una parola di per-
siano. Le sue « Lettere * era-
no infatti una satira della so
cieta francese ed europsa e 
la Persia non e'entrava per 
niente: veniva assunta come 
pretesto alia moda per espri-
mere giudizi critici sull'occi-
dente. Se si vogliono compie-
re operazioni del genere, si 
abbia pero l'onesta intellet-
tuale di dichiararlo. Mistifi-
care la Cina d'oggi. con la 
sua imponente e anche dram-
matica verita. non e lecito. 

Una vera conoscenza della 
lingua permetterebbe oggi. ad 
esempio, di entrare piu diret-
tamente in contatto con gli 
strati profondi della societa 
cinese. di penetrarne gli sta
ti d'animo. Sono teste tra-
scorsi anni" durante i quali 
divisioni laceranti hanno iti-
vestito le masse popolari, la 
classe operaia. il partito co
munista. Mi sono spesso do-
mandato quali tracce abbia la
sciato nel modo di pensare 
della gente questo scossone 
le cui manifestazioni esterio-
ri non si vedono piu, ma che 
ha portato con se nuovi me-
todi, nuovi rapporti, nuovi 
equilibri. 

Che cosa pensano oggi colo-
ro che per un motivo o per 
raltro. per lunghi o brevi pe
riod!'. sono stati « contro » la 
rivoluzione culturale? Colore 
che, quando si e giunti agij 
scontri di piazza, si sono tro-
vati dalla parte che poi e ri-
masta soccombente? Non par-
lo dei dirigenti sconfitti. dei 
quadri rimossi dal loro posto. 
Parlo di lavoratori, di operai, 
che oggi sono in produzione 
al fianco degli altri compa
gni. AH'osservatore la Cina 
presenta oggi un volto umto. 
un quadra di serena laborioai-
ta. Ma la tempesta e passata 
da pochissimi anni. Fino a 
che punto si e riusciti a ri-
marginare le fratture, a ritro-
vare un terreno di effettiva 
riunificazione? E ancora. qua
le effetto politico, sulle mas
se. ha avuto la repentina 
scomparsa di Lin Piao. quali 
che siano le motivazioni cne 
ne sono state addotte? Sono 
interrogativi che e inevitabile 
per il momento lasciare 
aperti. 

Anzi, altri ancora ne vorrei 
porre prima di concludere. La 
repubblica popolare cinese sta 
atiraversando una fase im-
portante ma anche delicata 
della propria esistenza. Dalla 
rivoluzione culturale e uscito 
confermato il modejlo di svi
luppo che ho tentato di de-
scrivere: un modello di svi
luppo relativamente omjge-
neo. fondato in primo luogo 
suH'agricoltura, economica-
mente c amministrativamenie 
decentrato. E mi pare di po-
ter dire che si e in un perio
do di incremento produttivo e 
di allargamento dei consumi. 
E* stato assicurato al paese, 

in poco piu di vent'anni — e 
sono stati vent'anni travaglia-
ti. pieni di repentine svolte — 
un tenore di / 'ita elementare 
ma decoroso e una sostanzia-
le indipendenza economica. 
Possiamo definirlo tranquilla-
mente un grande successo del 
socialismo. 

Tuttavia vi sono delle con
traddizioni latenti e incom-
benti. e l'equilibrio attunle ha 
inevitabilmente carattere in-
stabile. La gigantesca pressio
ne demografica rappresenta 
un costante elemento di incer-
tezza. Finche l'agricoltura re
sta a un tasso bassissimo di 
meccanizzazione, le campagne 
possono riuscire ad assorbire 
i tre quarti della popolazione. 
Ala l'introduzione anche gra
duale di macchine e conci-
mi renderebbe rapidamenie 
lisponibili grandi masse di 
nanodopera la cui occupazio-
le in altri settori richiedereb-
)e investimenti massicci. Co-
>i la sovrapopolazione costitui-
sce un freno obiettivo alio svi
luppo, anche se ovviamente 
rappresenta una risorsa pra-
ticamente inesauribile di for-
za-lavoro. 

Scelte 
determinanti 
Anche il tipo di sviluppo 

ndustriale adottato, con po 
•hi grandi e grandissimi com-
jlessi e un'enorme quantita 
li medie e piccole fabbriche 
.• officine diffuse soprattutto 
elle comuni agricole, se ha 
•vitato brusche distorsioni e 
enomeni di congestione. ha 
nche limitato finora il pro

cesso tecnologico. Questo pro
genia va messo ora in 
rapporto con l'apertura di am-
pi contatti col resto del mon
do. La Repubblica popolare 
non e piu un continente iso
lato come e stata per tanti 
anni: e lo slogan «contare sul
le proprie forze » va adesso 
integrato con una politica di 
scambi commerciali che ten-
de vieppiu a intensificarsi. La 
delegazione governativa italia
na ha rilevato un vivace in
teresse cinese, ad esempio, 
per i prodotti petrolchimici, 
le materie plastiche, i conci-
mi sintetici azotati. E i cine
si. che fino a ieri effettuava-
no scambi esclusivamente su 
basi di parita (il valore del
le merci esportate doveva pa-
reggiare via via quello deile 
merci importate) hanno con-
sentito ora per la prima vol
ta ad aperture di crediti e a 
dilazioni dei pagamenti: cose 
che. come ben si comprende, 
rendono assai piu facili e agiii 
i rapporti commerciali. 

Si aprira la strada anche 
alia costruzione di interi im-
pianti industriali da parte di 
paesi o ditte straniere in Ci
na? Qualche caso si e verifi-
cato. anche negli anni passa-
ti. Ma non esistono, almeno 
finora. indizi di una decisione 
politica delle autorita centra-
li in questo senso, ossia di 
qualcosa che intervenga a in-
fluire sensibilmente sulle scel
te economiche generali e sui 

ti|K) di sviluppo. Offerte la 
Cina ne riceve da ogni par
te: inglesi, francesi, tedeschi. 
giapponesi. italiani sono gia in 
gara. Evidentemente (e^clusa 
ogni subordinazione economi
ca al capitale straniero) l'in
troduzione di nuclei tecnologi-

i camente avanzati aprirebbe 
pur sempre problemi e con
traddizioni. Sono problemi ri-
guardanti la collocazione de
gli impianti (nelle citta gia 
sovraffollate? nelle campa
gne? in nuovi centri produl-
tivi?), l'aprirsi di squilibri 
produttivistici e il crearsi di 
« punte T> di alto rendimento. 
i riflessi di questi fenomwii 
sulla dinamica salariale, il 
probabile allargarsi della for-
bice tra redditi agricoli e r«d-
diti industriali. gli spostamen-
ti di manodopera, infine l'o-
rientamento dei consumi (e 
dei costumi). 

In una certa misura, anche 
prescindentlo dall'eventualita 
deH'insediamento di impianti 
di costruzione straniera. que-
stioni di questo genere — che 
incidono sui tipo di sviluppo 
fin qui perseguito — battono 
comunque alle porte. in Cina. 
Si tratta di vedere se si por-
ranno con maggiore o minore 
rapidita e intensita, a seconda 
delle scelte che verranno com-
piute dal governo e dagli or-
gani di pianificazione. Ma — 
ripeto —- la Cina non 6 piu 
un mondo chiuso. Anche gli 
accordi per scambi culturali 
nei due sensi che sono stati 
stipulati o stanno per essere 
stipulati con vari paesi (tra 
cui l'ltalia) e gli annunciati 
scambi di delegazioni di gior-
nalisti e di studiosi sono fatti 
non marginali ne limitati a 
un ambito ristretto. Favori-
scono il flusso reciproco delle 
informazioni, aprono contatti e 
strade nuove, sono insomma 
elementi che finiscono con io 
influire anche sugli indirizzi 
economici e sulla vita civile. 

Di una cosa si pud star 
certi: che la Cina affrontera 
queste nuove incognite col me-
todo elastico e sperimentale 
che e caratteristico della sua 
costruzione socialista. E* un 
paese che non teme il prov-
visorio, neppure sui piano del
le istituzioni. Dal capo dello 
Stato all'assemblea parlamen-
tare. dalla Costituzione della 
Repubblica alio statuto del 
Partito comunista, dai comi-
tati rivoluzionari alle organiz
zazioni sindacali e di massa. 
non e'e settore in cui possa 
dirsi che esista un assetto de-
finitivo. Eppure questo paese 
funziona. Ogni militante rivo-
luzionario ne seguira le vicen-
de future con interesse appas
sionato. come sempre. E del 
resto ogni abitante del piane-
ta Terra sa che dalle scelte 
della Cina, dalle strade che 
prendera, dal modo come af
frontera i problemi nuovi e 
orientera la propria politica. 
dipende in misura determi-
nante 1'avvenire del mondo. 

Luca Pavolini 
Fine. (I precedenti servizi 

sonn stati pubblicati dall't U-
nita » nei giorni 28 gennaio, 
1, 4, 8 e 11 febbraio). 

L'INVENZIONE DEL SECOLO 

Gratis da oggi 
un nastro-cassetta: 

stamane lo udite 

stasera cominciate a parlare 

inglese, francese, tedesco 
Derivato da un computer vn nuovo, sbalordi-
Hvo Metodo britannico • Comincia domani 
la distribuzione del dono ai nostri lettori 

11 mondo degli scienziati e 
dei tecnici e stato messo a ru-
more da una sbalorditiva in-
venzione inglese. Ii nostro cor-
rispondente da Londra ci co-
munica infatti che, in base ai 
dati elaborati da un cervello 
clettronico dopo un Iungo la-
voro di impostazione e di ri-
cerca. e stato messo a punto 
un nuovo Metodo che consente 
di cominciare a parlare le lin-
gue nella stessa giornata. La 
tecnica di oggi non ftnisce pio 
di stupirci. Ma non basta: 
I'lstituto internazionale Lingua-
phone, depositario della nuova 
inventione, ha staraiato una 
rorte somma a scopo promozio-
nale per diffondere gratuita-
mente. attraverso le sue 60 Fi
lial! in tutto il mondo, un na
stro-cassetta e un disco di pro-
va, in tre Ungue: Inglese. 
Francese e Tedesco. 

I lettori possono cosi espe-
rimentare subito. a casa loro, 
senza spesa ne impegni di sor
ta. questa eccezionale invenzio-

ne. 1 lettori possono libera-
mente scegliere fra nastro-cas
setta e disco, a seconda del 
mezzo di riproduzione che pos-
seggono. 
- Maggiori dettagli sono conte-
nuti in un opuscolo che viene 
inviato. con le istmzioni per 
1'uso del nastro. o del disco, a 
chi lo richieda entro una set-
timana. scrivendo a: « La Nuo
va Favella Lingiiaphone Sez. 
U/5 - via Borgospesso, 11 -
20121 Milano>, spccificando se 
desiderano nastro-cassetta o di
sco e allegando 5 bolli da SO 
lire 1'uno per spese. Col na
stro-cassetta o col disco — ri-
petiamo gratuiti e senza im
pegni di alcun genere — chiun-
que pud scoprire un nuovo Me
todo per incrementare lavoro, 
camera, affari e guadagni. E* 
bene approfltlare oggi stesso 
di questa opportunity. ofTerla 
dalla tecnica moderna e dai 
suoi passi da gigante in ogni 
campo. 
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