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La Bolivia al bivio dopo il fallimento di Paz Estenssoro 

Difficile per 
Barrientos 
riformare la 

rivoluzione 
II «colpo» del 4 novembre e la lotta popo-

lare • La dura guerra dei monopoli statunitensi 

CATAVI — Opera! armatl nel baclno mlnerarlo, durante la reslstenza alle repression) dl Paz Estenssoro. 
(Indlcalo dalla freccia) II dirlgente del slndacalo mlnatorl, Juan Lechin, ora esiliato da Barrientos. 

Si riconosct tra loro 

Si parla della Bolivia come 
i di « una nuova Santo Domin
go > e, per molti aspetti, con 
ragione. La crisi esplosa in 

! questi giorni nclla Kcpubblica 
andina ha infatti in comuno 
con quclla dei Caraibi diversi 

; clati: c'e una giunta militare 
emersa da un colpo di Stato e 
protelta dall'imperialisrno sta-
tunitcnsc, c'e un prcsidentc « li
berate > in csilio. c'e un for-

i te, combattivo movimento po-
polare. costretto a battersi con 
le armi per far valere i suoi 
diritti e 1'indipendenza nazio-
nale. E ci sono altre analogic 
nella storia recente. 

Nella cronaca politica dell'ot-
tobre 1963, troviamo, ad escm-
pio, qualcosa di mollo simile 
all'abbraccio di Johnson a 
Bosch. Alia Casa Bianca. Ken
nedy riceve calorosamente il 
presidente boliviano, Victor 
Paz Estenssoro. e saluta in lui 
un campione dei « comuni idea-
li di liberta e di giustizia so 
ciale ». Paz e stato eletto per 
la seconda volta alia presiden-
za poco piu di tre anni pri
ma. con oltrc il 57 per cento 
dci voti; il suo partito. il Movi-
mento nazionalista rivoluziona-
rio (MNR). governa la Bolivia 
dal 1952. offrendo un raro esem-
pio di < stabilita > in un con 
tincnte notoriamente inquicto. 
La stampa americana e larga 
di elogi per 1'ospite. Un alto 
funzionario dell'amministrazio-
no Kennedy confida a News
week che, agli occhi del pre
sidente. la Bolivia c ha la sola 
rivoluzione popolare del con-
tinente, dato che quella mes-
sicana d fuori moda e quella 
cubana fuori orbita ». L'indo-

mani, Paz prende congedo sod-
disfatto: Kennedy condivide 
apparentemente la sua preoc-
cupazione per i colpi di Stato 
a catena (quello dominicano 
e di quattro settimane pri
ma) : ha mostrato cninprens.e 
ne per le diflicolta economiche 
della Bolivia ed ha riconosciu-
to a quest'ultima il diritto di 
seguire una politica estera « in-
dipendente >, anche nci con-
fronti di Cuba. Sulla soglia 
della Casa Bianca. i due stati
st! si stringono la mano: Ken
nedy non sa che tra un mese 
cadra ucciso a Dallas; Paz sa-
ra esule entro un anno. 

Gli entusiasmi 
statunitensi 

Perche tanto entusiasmo per 
Paz alia Casa Bianca. in una 
epoca che vedeva gia sostan-
zialmentc ridimensionata la 
politica dullAlleanza per il pro-
gresso? E come pote egli so-
pravvivere politicamente. per 
un periodo relativamente lun-
go, alia revisione dei program-
mi latino amcricani di Kenne
dy. intrapresa da Johnson e 
dal suo protetto Thomas C. 
Mann? Qui. le analogic con 
Santo Domingo cedono il po-
sto agli aspetti particolari del-
l'esperienza boliviana. 

Gli entusiasmi amcricani si 
spiegano. infatti, se si leggono 
alia rovescia gli elogi tributati 
al presidente boliviano: se si 
tiene conto. cioe, del fatto che. 
nell'ottobre del '63, Paz non 

era piu il leader della rivolu
zione boliviana, bensi il suo 
« riformatore ». 

Undid anni prima, insieme 
con Herman Siles Suazo e ton 
Juan Lechin — il dirigente dei 
minatori doportato nei giorni 
scorsi — Paz aveva potuto re 
cuperare il potere conquistato 
alle urne c usurpato dai gene 
rali « gorilla » grazie all'insur 
rezione armata degli operai e 
dei contadini. Con le mitraglia 
trici strappatc alle guarnigio 
ni del dittatore Ballivian e con 
le loro cariche di dinamite. i 
minatori avevano affrontato e 
battuto l'esercito e posto al 
centro della vita politica le loro 
rivendicazioni radicali. I nuo-
vi dirigenti avrebbero abolito 
l'esercito (come Fidel Castro 
avrebbe fatto piu tardi a Cu
ba) e sostituito ad esso milizie 
popolari: avrebbero decretato 
la nazionnlizzazinne delle mi-
niere di stagno — fino a quel 
momento proprieta delle fami 
glie Patino. Aramayo e Hot-
schild e dei gruppi statuniten
si loro associati — che danno il 
70 per cento delle esportazioni 
boliviane: avrebbero avviato 
misure di riforma agraria. II 
regime democratico si sareb-
be consolidato: le milizie ar-
mate dei minatori avrebbero 
duramentc stroncato ogni vel-
leita di riscossa della reazionc. 

Ma i problem! economici e 
finanziari che il paese — uno 
dei piu arretrati del continente. 
con un reddito annuo di 71.000 
lire per abitante. superiore so
lo a quello di Haiti — aveva di-
nanzi a se erano drammatici. 
E su questo terreno. l'imperia-
lismo americano mosse con 

successo il suo ricatto dappri-
ma a Siles Suazo (presidente 
dal '56 al 'CO), poi a Paz. 

Era un ricatto « classico ». I 
monopoli dello stagno avevano 
perduto le miniere. ma conser-
vavano il controllo dell'appa 
rato commerciale internaziona 
le, e. con esso. la possibilita 
di manovrare prezzi e quote di 
acquisto. La loro guerra alia 
Corporation minera de Bolivia 
(COMIBOL). che gestiva Pin-
dustria nazionalizzata, fu sun 
za quarticre. II Pentagono die 
de loro man forte gettando sul 
mercalo internazionale, in un 
colossale dumping, lo stagno 
accumulato come «riserva 
strategica ». II governo di Wa
shington concessc a quello di 
La Paz, sotto forma di prestiti 
e di «aiuti ». gli spiccioli di 
questa rapina. ma reelamo co
me contropartita porte aperte 
per i capita!: stranieri e un 
diritto di inger??nza nolle rtes 
sc attivita della COMIROL. Co 
mincio il saccheggio dell'oro bo 
liviano. per via legale o attra-
verso il contrabbando organiz 
zato dalle compagnie amcrica-
ne sfruttatrici. con aerei pri
vate dalle concessioni alia re-
gione amazzonica Colombo pe
ruviana. La rivoluzione si an 
dava svuotando: ricomparvcro 
i generali. acquistarono diritto 
di cittadinanza i « controllori » 
statunitensi. 

Paz Estenssoro e l'uomo che 
ha coperto con la sua autorita 
i momenti decisivi di questa in-
voluzione. Fece anzi di piu: si 
assunse. dopo il viaggio ncgli 
Stati Uniti. il compito di diri-
gere i colpi dell 'apparato mi-
litare-poliziesco contro la Cen

tral obrera boliviana (COB), 
contro i sindacati dei minatori 
e contro il movimento na/.io-
nale di sinistra. Nessuno me-
glio di lui ix>teva renderc que
sto scrvigio airimperialismo: e 
cio spicga ampiamente la sua 
lunga sopravvivenza. 

L'anno 1904 e stato per la 
Bolivia l'anno cruciale. In una 
rovente atmosfera di guerra 
sociale, Paz impose, contro la 
Costituzione, la sua candidatu-
ra ad un terzo mandato presi-
denziale. e accetto come candi-
dato alia vicepresidenza il ge-
nerale Rene Barrientos Ortuno, 
comandante dell'aviazione e uo-
mo di fkiucia degli Stati Uniti. 
La decisione costo al MNR la 
frattura apcrta: Juan Lechin, 
ex vicepresidente, fondo un nuo-
vo partito: il PRIN (Partito ri-
voluzionario della sinistra na
zionalista): Siles Suazo passo 
all'opposizione: cntrnrr.bi boi-
cottarono, al pari della destra. 
le clezioni di maggio. Ma il 
tandem Paz Barrientos passo. 

Vn nuovo 
«amico sicuro» 
Lo scontro tra l 'apparato re-

pressivo del governo da una 
parte, i minatori e gli studen-
ti dall 'altra era divenuto or-
mai quotidiano. e Barrientos 
si guardo bene dall'impegnarsi 
in prima persona a sostegno 
dello screditato presidente. La 
forza gigantesca che nel '52 
aveva fatto a pezzi il polere 
dei « gorilla > era tuttora in pie-
di; anzi aveva ripreso nclla 

lotta la sua ascesa rivoluzio 
naria. 

La fine di Paz giunse — im-
provisa ma prevedibile — il 
4 uuvembre. Dinanzi ad un ul
timatum di Barrientos e alia 
lotta iK)i>olare. il presidente \ a -
luto in un attimo il suo iso-
lamento e lascio precipitosa-
mente il paese a bordo di un 
aereo militare. La stampa a-
mericana, che un anno prima 
lo aveva elogiato, non lo rim-
pianse: si era fatto, essa scris-
se, « troppi nemici ». Aggiunse 
che il nuovo capo era « un a-
mico sicuro > degli Stati Uni
ti. addestrato nel Texas e de 
ciso a dare al paese tanto le 
< riforme > quanto la < liberta >. 
Qualcuno avanzo dei dubbi: sa-
rebbe riuseito il militare Bar
rientos la dove il politico Paz 
era fallito? e con quali risorse? 

Ecco l'incognita della crisi 
attuale. I fallimenti e il tra-
dimento linale di Paz. ha scrit-
to di reeente Jorge Kolle Cue 
to. esprimendo il giudizio del 
piccolo ma combattivo Partito 
coinunista boliviano, hanno a-
perto nel paese « due prospet-
tive diametralmente opposte ». 
Una 6 quella filo imperialista e 
reazionaria legata al nome di 
Barrientos. L'altra e quella di 
« un'unita operaia e contadina 
come base per uno sviluppo na-
zionale e progressive per la 
vittoria sulla reazione e sul-
l'imperialismo >. Anche questa, 
afferma Kolle. e un'alternativa 
reale. Barrientos ne e eviden-
temente consapevole. come pro-
vano i suoi appelli alia «dot-
trina Johnson ». 

Ennio Polito 

Congressi di categoric delle Trade Unions 

I lavoratori inglesi e Wilson 
BBSBeMMMSm 

Le piu forti organizzazioni sindacali condannano la « politica dei redditi » e sviluppano la critica 
alia linea economica del governo laburista - Si manifesto la convergenza fra questa forma di op-
posizione e quella della sinistra che contesta I'appoggio all'aggressione americana nel Vietnam 

[Dal nostro corrispondente 
LOiNDRA, 21. 

Dopo la prima fase di atti-
Ivismo epidermico che ne ha 
[accompagnato 1'ascesa al po 
[tere, il governo Wilson e or-
[mai giunto ad una cristalliz-
zazione di fatto della propria 
lazione. II suo scontro col rea-
lle. il processo di rinnovamen-
[to di cui si era fatto fautore. 
[ha messo in luce le contrad-
[dizioni del programma stesso. 
[Le difficolta oggettive di te-
[ner fede compiutamente agli 
[impegni preelettorali. e il mo 
(do contraddittorio e limitati\o 
Icon cui sono stati affrontati 
[certi nodi centrali dello svi
luppo economico nazionale. 

[hanno carattcrizzato in forma 
[negativa la funzionc di inter 
[vento del go\crno. Ad cs«;a si 
\i sempre piu andata opponcn 
do. ad ogni livello. la voce di 
[coloro che rivendicano un cor-
(so politico piu radicale e. so 

rattutto. piu coi'rente con le 
[premesse « socialistc » da cui 
diceva di partirc il discorso 
[wilsoniano sulle «nuove fron-
tiere della scienza > in una 

[eta di tecnologia avanzata. 

La difesa di quelle premes 
t socialistc. di frontc ai ten 

[tat i \ i tipici come lapphca 
zione in sense univoco delln 
cosiddetta « piamlicazione dei 
redditi > 6 stata progressiva 
mente assunta (e \ iene sem 
pre piu chiaramcnte sostenu-
ta) dal movimento dei lavo 
ratori. Piu specificamente. 

[cioe. dalla risposta che Irrc 
[sistibilmente sorge al livello 
della fabbrica e del posto di 
[lavoro. Di questa risposta si 
i sono gia fatte interpret! le 
puntc avamate del movimento 
'sindacale: le ullime scttima 
|ne hanno visto numcrosc c au 
;tore\oli prc.<e di posizionc ds 
individui e organizzazioni che. 
ncll'enunciare la loro oppo^i 
zione alia linea governativa in 
materia economica. hanno di 
fatto dato inizio alia elabora 
zione di una altcrnativa. L'in 
terpretazione di questa prcs-
sione dal basso — pur artico 

nclla varicta degli at-

teggiamenti relativi ad ogni 
singolo sindacato — riesce a 
trovare alcuni punti di forza 
e di attacco che la ricollega-
no alia azione critica gia mes 
sa in atto dai vari gruppi del
la sinistra politica. Si assiste 
rioe ad un processo di omoge-
neizzazione delle posizioni dei 
scttori piu avanzati. sia su! 
fronte sindacale sia su quel
lo politico. 

Questa e la stagione in cui i 
vari sindacati inglesi tengo-
no i loro congressi annuali. 
Questo e il momento in cui le 
voci della base periferica 
giungono alia tribuna ccntralc 
c diventano prese di posizione 
politiche. Attra verso le orca-
nizzazioni che ne sono diretta 
espressione. e questo il pe 
riodo in cui i divcrsi gruppi 
del movimento dei lavoratori 
proccdono a un confronto del 
le rispettive posizioni al fine 
di trarne le scelte per il fu-
turo. Dalle pigre cittadine bal-
neari delle coste meridionali 
inglesi (dove, per la tradizio 
nale ospitalita delle autorita 
locali. questi congressi di so-
lito hanno luogo) si levano 
quindi i programmi d'azione 
che i delcgati provenienti da 
ogni parte del paese mctteran 
no poi in atto al ricntro in se 
do. Queste « vacanze di lavo 
ro t sono per ciascun smda 
cato il culmine della attivita 
di un anno e la revisione di 
essa al livello dcH'approfondi 
mento teorico. 

Particolarmente indicativo e 
stato in questi giorni il con 
gresso dell ASSET, un combat
tivo sindacato di tecnici e di 
impicgati dell' industria. \JC 
conclusioni a cui ha dato luo^ 
go. sul lungomarc di Hastings 
lnaspettatamentc inondato da 
un sole mediterraneo. sono ri 
sultate estremamente fruttuo 
se per gli oricntamenti gene 
rali del movimento sindacale 
inglesc. l.a stagione (e certo 
non solo in senso atmosferieo) 
e ormai matura. L'ASSET e 
una delle organizzazioni che. 
insieme al gigantesco sindaca
to dci trasporti. ha res pinto la 
politica dei redditi governati

va alia rectnte conferen/a de 
Hh eseculivi nell ambito del 
TL'C a Umdra. Tale « pronun 
ciam^nto » e stato r.badito e 
ralTorzato ora in sctJe di con 
gresso di categona. In questo 
senso i lavori deH'assemblea 
di Hastings (oltre 250 delegati 
presenti) sono stali escmplari. 
\JC mozioni attomo alle quali 
piu appassionato si e sv iluppa 
to il dibattito. investono quel 
problemi che hanno fino ad og 
gi co^tituito gli scogli politici 
dei governo. 1^ denuncia del 
la politica dci redditi. in sede 
di congresso. c stata esplicita. 
Gli argomenti usati contro talc 
politica (e magistralmcnte 
riassur.ti da un forte intcrven-
to del deputato laburista Ian 
Mikardo) si basano in primo 
luogo sul fatto che la parola 

» programma7ione > e tn t ra ta 
in ballo solo nei confront! dci 
salari dei lavoratori. Ma quel
la stes«a parcla e stata fino 
ad oggi praticamente tenuta 
fuori da ogni discorso sulla 
distribuzione delle risorse Hsi-
che. sulla trasformazione dei 
processi di produzione e. so 
prattutto. sulla limitazione dci 
prezzi e dei profitti. Da tutto 
il suo travaglio per partorirc 
la tanto propagandata pianih 
cazione « totale > il ministro 
per gli affari economici Brown 
e riuseito a t rarre solo il to 
polino (condannato a morte 
prematura) del « livellamento » 
dei redditi. Tutto quello che 
la montagna governativa e riu-
scita a mcttere in movimento e 
stato infatti una frana inar-
restabilc, sotto il cui peso ri-

schia di rimanerc soffocata. 
La * norma » del 3 e mezzo 

per cento, in cui e contenuto il 
< minimo » di aumento consi-
gliato dal governo. e gia di fat
to annullata dal complesso del
le richieste di miglioramento 
attualmente avanzate da alme-
no dieci diverse categorie di 
lavoratori. Ma v'e di piu: il 
congresso dcll'ASSET ha indi-
cato anche scelte immediate, 
che trovano i loro piu concre-
ti punti di riferimento nella 
impegnativa contrattazione che ! 
il sindacato sta attualmente 
condueendo per i tecnici del-
I'lCT (un grosso complesso 
londinese di macchine elettro 
niche). I padroni offrivano il 
I3'.f di aumento. II sindacato 
I'ha respinto. Vuole il 20'i e sa 
che (piaccia o meno a George 
Brown e alia Fcderazione dei 
datori di lavoro inglesej puo 
ottenerlo. II sindacato ha gli 
argomenti neccssari per sostc-
nerlo e ha la forza occorrente 
per strapparlo. In questa set-
timana ha cominciato ad eser-
citare < pressioni » medtante la 
sospensione delle ore straordi- 1 
narie e sa che. prima di non 
molto. riuscira a convincere la I 
direzione e a tener fede all'im j 
pegno fondamentale verso i suoi 
iseritti: migliorarne costante 
mente le retribuzioni, assistcrli 
nella lotta contro la spercqua-
zione che I"inter\ento stabiliz 
zatore del governo vorrebbe 
perpetuare con la politica dei 
redditi. 

Un altro grosso tema di di 
scussione alia conferenza del-
1'ASSET e stato quello della 
necessita di opporre una linea 
rivendicativa sovranazionale 
alia politica dei grandi gruppi 
monopolistici. Oggi la concen 
trazione industriale tende sem 
pre piu a superare le barrierr 
dei singoli Stati e a unificare 
la propria politica. Si estende 
cosi lo scontro di classe. E si 
decentua la necessita per le 
organizzazioni sindacali dei va
ri paesi di trovare gli strumen-
ti di unita e di collaborazione 
prima che sia troppo tardi. 

Kd ecco che 1'ASSET si fa 
allora promotrice, insieme al 

Paesi spopolaii 
oppressi dalle 

«servitii militari» 
A Villaputzu (5.000 abitanti, 1.000 emigrati) la 
«fame di terra» dei militari aumenta sempre 

sindacati italiani e francesi. di 
riunioni e conferenze intenia-
zionali, come quella che vedra 
fra breve riuniti a Koma i rap-
presentanti dei lavoratori del-
I'industria aeronautica dei t re 
paesi. 

La stessa ricerca di unita nel 
mondo sindacale (e il suo col-
legamento agli strumenti po
litico parlamentari) viene ci»n-
dotta contemporaneamente an
che airinterno. in Inghilterra. 
Ce n'e bisogno. Tutto sta ad 
indieare ad esempio che. per 
ora. la nazionalizzazione del-
I'industria siderurgica inglese 
non si fara. II relativo pro 
getto di legge avrebbe dovuto 
essere presentato ai Comuni 
entro la prima meta di giugnn. 
II governo sembra tuttavia in 
d ine a rinviarlo alia prossima 
sessione parlamentare. o ad 
dirittura alia successiva leci 
slatura. In questo caso. la ri 
nuncia ad agire confermera co 
me le considerazioni tattiche 
continuino a prevalere sull 'ap 
plicazione di una linea stratc 
gica la cui enunciazione. nel
l'ottobre scorso. aveva portato 
la sinistra inglese a guardare a 
Wilson con speranza. 

I-e incertczze. le contraddi 
zioni e gli indictreggiamenti 
succcssivi hanno tuttavia ac 
centuato gli dementi di conte 
stazione di un discorso che la 
sinistra ha sviluppato ed ap 
profondito. nel momento in 
cui la politica governativa en 
trava in crisi nel settore degli 
affari internazionali (Vietnam. 
Malesia) cosi come in quello 
interno (acciaio. blocco dei 
salari) . 

II dihattito che e ora in air-
so a vari livelli (da quello po
litico a quello sindacale) inve 
ste direttamente le scelte che 
stanno alia base del program 
ma govemativo. E la siniMra i 
inelese (gli oDpo«:itori di Wil 
son sul Vietnam! ha trovalo I 
nella convergenza verso i sin 
dacati piu militant! (oppositori 
di George Brown sulla politi 
ca dei redditi) il suo punto di 
autentica forza. 

Leo Vestri 

Dal nostro inviato 
MURAVERA. 21. 

Un siletizio innaturale. qua
si opprimente: questa e Vim-
pressione piu immediata che 
mi porta appresso da quando 
sono partito da Cagliari; silen-
zio lungo la casta del « Mart-
pintau», silenzio fra le pie 
tre e gli alheri dell'agro di 
Castiadas (dove un tempo 
e'era una casa penale con tre-
mila zappatori con la palla 
al piede. e poi questi sono stati 
sostituiti da contadini iliberh. 
tanto liberi che in gran parte 
hanno abbandanato le case e 
la terra e sono emigrati); si
lenzio lungo le strode del pri
mp paese. infine. che incontro, 
Villasimius (un (Hare di case 
basse, color della polvere. fra 
due grandi alberghi che at-
tendono i turisti). 

Qualcosa 

non quadra 
Pare che questo silenzio sar-

do valga molto per il turismo. 
valga quanto il colore cangian-
te del Maripintau. sia merce 
che i turisti ricercano. che ar-
ricchira gli albergatori e i co
st rut tori di viUini. una merce 
— anche — che infine si fara 
rara e sparira dal mercato. 
quando queste coste s'anime-
ranno di bar. capanni, juke
box, motoscafi attraccati nel-
le piccole rade. Gia dalla stra-
da tortuosa, che la nostra 
€ 500 * percorre affannando. si 
scorgono ora. fino all'acqua fra 
gli scogli. recinti. cartetti, un 
reticolo di proprieta private, 
che si arricchiranno di costru-
zioni, scalette. piccole cale; e 
quando ct fermiamo in una 
prima, isolata «taverna > di 
falsorustico ci accolgnno I co-
ri dei c Minstrels » ritrasmessl 
dagli altoparlanti. E' forse ma
le tutto questo? Nessuno ose-
rebbe dirlo, nessuno potrebbe 
dirlo. C'e qualcosa pero che 
non quadra in tutto questo. e 
la piu precisa sensazione Vab-
biamo giungendo alfine fra le 
case di Villasimius. 

Ci fermiamo all'ombra dt 
una chiesa che ci sembra im-
mensa fra quelle casupole: 
Villasimius conta (nei registri 
del comune) 1950 abitanti, 300 
dei quali perd sono lontani, al 
nord d'ltalia e in Germania. e 
cento ancora (e questi si che 
li possiamo contare, sulle por
te delle case e sui gradini del
la chiesa) sono disoccupati che 
non hanno messo ancora insie
me t documenti necessari, o i 
pochi soldi necessari, o innanzi 
tutto il coraggio necessarlo 
per abbandonare i loro vecchi. 
i figli. la donna e andarsene. 

DovrA andarsene tutta Villa
simius? Spianeranno le case 
che guastano il panorama? 
Pub essere che questo sia nei 
piani del misterioso gruppo di 
imprenditori belgi che sta in-
restendo in questa zona i ca-
pitali messi insieme nel Congo 
e non piu utilizzabili « in lo
co »; si parla di alberghi e di 
cento rillelte, di infrastrutture. 
insomma di una c ideale » Sar-
degna — senza sardi — dal 
felice silenzio, dal felice av-
tenire. 

'• • • 
Da Cagliari a Afwrarcra — 

seguendo la sirada del mare 
— sono solo un centinaio di 
chilometri. e solo un piccolo 
angolo di Sardegna. Ma chiln-
metro per chilomelro. zona per 
zona, le situazioni cambiano e 
si intrecciano si che a descri-
verle ci rorrebbe ben piu di 
un articolo. Pure mi sembra 
che nel caleidoscopio di que
sto piccolo itinerario si ritro 
vino molti dei problemi di tut
ta Visola. si ritrori un « pano
rama » che vale la pena di ten-
tare di riportare integralmen-
te. senza sceglierne, per ap-
profondirlo. un solo elemenlo. 
Mi atfida co<ci agli appvvti riel 
riagqio rinriando qualche con 
clusione. se sara poi neces 
saria. 

Dopo Villasimius la sirada 
penetra all'interno. fra le col-
line di granito e i cespuq'.i del 
Sarrabus. IJI zona si chiama. 
Castiadas. qui e'era prima ta 
colonia penale di cui scorao 
le basse e tozze co<itrvzioni ab 
bandonnte. fra le piante. e c'i 
ora il comprensorio dello 
ETFAS. Vente per la trasfor
mazione agraria sarda. insom
ma ci sono. o almeno e'erano. 
gli assegvatari. 1J\ stradn cor-
re fra le case enstmite per 
loro — e da lonlano semhrnnn 
belle, complete financo di due 
piccoli sVo* ciamma — ma 
da ricino si redono bene le 
porte chime e endenti. i tetti 
malmessi: per ciasevna abiia 
zione ancora accupata ce n'i 
almeno un'altra abbandonata. 
diventata rifugio per i topi o 
per i giochi dei bimbi piu pic
coli, quelli che ancora non 

possono essere trascinati nei 
campi a lavorare. Su 420 as-
segnatari, ben 230 hanno ab-
bandonato i loro campi; fra 
quelli che resistono ancora ci 
sono alcuni tunisini cacciati 
dalle nuove leggi di Burgfiib-.i 
e approdati qui a tentare di 
rifarsi un arvenire. Ma quale 
avvenire pud dare un fondo 
che assicura — col lavoro di 
quattro persone — un incasso 
lordo di 4C0.000 lire in un an
no? Bisogna che il contadino 
sia veramente padrone della 
sua terra (e cioe Vente sia sot-
toposto a un controllo dal bas
so che ne blocchi la trasfirr 
mazione in una baronia buro 
erotica) e bisogna che tutta 
la zona agraria si trasfarmi 
uttraverso I'irrigazione. K per 
questo, anche qui — come per 
esempio in Sicilia — i contadi
ni hanno da fare la loro pu-
cifica ma ben dura guerra per 
la diga e si susseguono mani-
festazioni. e si sconta carcere 
per ottenere la diga del Hiu 
S'Ollastu che. secondo gli stes-
si studi dell'ETFAS. trasforme-
rebbe circa ottomila ettari di 
terra raddappiandone la pro 
duzione. 

Ma per il «piano » del go
verno regionale (e per lo Stato. 
e per la Cassa del Mezzogior-
no) questo problema non esi-
ste: lo affranta invece il pia
no del camitato unitario della 
zona omogenea. Bisogna far 
presto pero a decidere, prima 
che tutti i poderi siano abban-
donaii. 

Andiamo avanti nel nostro 
viaggio. Attraversiamo un lun
go route sul Flumendosa, in 
una zona fertile di aranceti e 
di colture irrigue. Intorno al
ia foce del fiume ci sono cen
tinaio di ettari ad agrumeto; 
ma ecco un altro problema: ad 
ogni inverno questa terra vie 
ne allagata dal fiume e la pro-
duzione viene falcidiata per
che il livello dell'alveo del 
Flumendosa e piu alto dei 
giardini intorno, gli argini so
no subito travolti alia prima 
plena, la fatica dura di chi re-
rta e vuole restore contadino 
sn questa terra viene resa qua
si completamenle vana. Dl co-
sa c'e bisogno? C'e bisogno 
del drenaqgio dell'alveo e di 
una bonifica che porti anche 
alia costruzione di un piccolo 
porta fluviale. Nel piano del 
comitato unitario zonale tutto 
cio e previsto e richiesto in
sieme alia sistemazione di 
quattro zone lagunari che per-
-.neiterebbero di moltiplicare 
il lavoro dei pescatori facendo 
in modo che la Sardegna nnn 
sia debitrice — come e oggi — 
del « continente > anche per il 
pesce che mangia. 

Ma nel natomorto piano re
gionale della giunta Corrias 
non si fa parola di tutto que
sto. f' ci deve essere pure una 
mg:one se. per i gruppi che 
fino ad oggi hanno diretto la 
Sardegna. il problema del Sar
rabus non consiste che nel tu
rismo e nella valorizzazione 
del «Maripintau >. se i colli 
e le valli sono abbandonate. 
se non si ritiene di dovercl 
spendere neanche una lira. 

Forse la spiegazione di tutto 
questo e nell'albo vretorio di 
Villaputzu. 

II manifesto 

del gen. Costa 
Qui, a Villaputzu. giungta-

mo a sera, in tempo per leg 
gere. nell'albo pretorio del Co 
mune, il manifesto del gene
rate Egidio Costa — comuri-
danle del c Poligono spenmen-
tale e di addestramento In 
terfnrze » del Salto di Qmrra 
(insnmma del centro SATO 
di Perdasdefogu) — che ingiun-
ge a uomini e bestie di abltan 
donare per i giorni 3. 4. 5. C e 
7 maggio una larga zona dove 
* il poligono sperimentale In-
terfnrze effettuera una esercn-
tazinne di tiri »: per quei gior
ni. niente pascoli. niente la 
rori della terra, raccolto. Nul
la. Sotto quel manifesto re ne 
sono due altri ugvali: uno che 
mtima lo sqombero. dal 22 
marzo al 3 aprile. e 1'altro che 
riguarda. praticamente. tutto il 
settembre scorso. 

Ije zone sottoposle alle *set-
ritt'i militari » intorno al Salto 
di Quirra. ammontano a ben 2? 
ni la ettari. Si aggiunga che 
la « fame di terra > dpi mill 
tari aumenta sempre: solo nel 
l'ambito del comune di Vdla 
pufrii (che per altro nnn <* il 
piu colpito) sono sta'i reqtn 
siti e Tecir.1a'i da retic-ilati 
2/50 ettari di terra coltivaUi 
dei quali /S50 erano di pro 
prield comunale. Per la preci 
sione. sono andati cosi perdu 
ti: 195.451 gctti di rite; £?2fi 
piante di mandorlo: 905 plan 
te Jrangitento; 7390 metri di 
siepi di fichi d'india... E il Co 

i mune non ha avuto ancora una 

lira per il risarcimento di dan-
ni. Si aggiunga che negli ul-
timi cinque anni ne lo Stato 
TK1 la Cassa del MezzogwrtM 
hanno mai speso una lira per 
Villaputzu. E perche avrebbe 
dovuto farlo poi. se il destmo 
di questo Comune & di spro-
fondare in un misterioso poli
gono di tiro per « interforze >? 

Ne c'e da meravigliarsi se 
il Comune. su meno di 5000 
abitanti, ha circa mille emi
grati. C'e da meravigliarsi for
se di piu di vedere come ci 
sia chi resiste e lotta e impo-
ne delle scelte che non hanno 
tutte tese a fare della Sarde
gna una isola « eomioniera > 
convenientemente spopolata e 
silenziosa, con annesse zone 
di svago per turisti-militari 
della NATO. 

Questa prospettiva — che e 
una minaccia per la pace nel 
Mediterraneo — - colpisce gia 
duramente. oggi, gli interessi 
dei sardi. contrappone una du
ra realta di « servitii » milita
ri e politiche al loro impegno 
unitario di lotta per la rina-
scita: le elezioni regionali del 
13 giugno dovranno decidere 
appunto se a reggere la Re-
gione saranno ancora i rap-
presentanti — di qualunque re-
ste politico paludati — di quel
la realta o le forze che si bat-
tono per una prospettiva di 
pace, per una Sardegna nuova. 

Aldo De Jaco 

Successo al Carignano 

Evtuscenko 
, i . . . 

poeta, attore 

e mimo 
Dalla nostra redazione 

TORINO. 21. 
Parlare di successo a proposi-

to dell'incontro che il poeta so-
vietico Evtuscenko ha avuto oggi 
con il pubblico torinese sa rebbe 
un errore. Evtuscenko non ha 
avuto bisogno di conquistare il 
suo pubblico: lo teneva in pu-
gno ancor prima di apparire sul 
palcoscenico. Karamente spetta-
coli e conferenze avevano richia-
mato tanta gente al teatro Ca
rignano. La manifesLazione ha ri-
velato lesistenza di una corren-
te di simpatia per ii giovane poe
ta sovietico indubbiamente vivis-
sitna. 

I'oco vi e da dire sulla crona
ca della manifest azione. Evtu
scenko ha recitato in russo al-
cune sue poesie (che l'attore Igi-
nio Honaz/i leggeva ogni volta 
nella traduzione italiana) ed ha 
risj)osto alle domande del pubbli
co. Interessante il ti|»o di decla-
mazione a->sai ritmico e solenne 
del poeta .sovietico che ha sa-
puto jwrre in nsalto le doti so-
nore dei Mioi versi e della lingua 
in cui sono scritti. Quanto alle 
domande. non si puo dire che ab-
biano sollevato questioni di par-
ticolare interesse. Esse hanno in
vece espres.-o direttamente il ti-
po di rapporto che si e venuto 
creando nella sala durante que
sto trascinante incontro tra il 
iweta e il pubblico torinese. 
Kvtuscenko ha rivelato ancora 
una volta le sue doti di improv-
visatorc e di dominatore della 
platea ed ha nsposto sempre con 
prontezza e con disinvoltura. 

Ma cio che piu ha colpito sono 
stati i suoi gesti: gesti assai 
spontanea forse calcolati. ma 
semp'ici e natural!. 

Ai complimenti ha risposto con 
modestia; dai tranelh — piutto 
Mo incenui per la verity — si c 
diTe.>o con l suoi frizzi (a chi gli 
chiedeva se la critica sovietica 
foi-e particolarmente severa 
con lui ha risposto: c II m;o cri
tical piu severo e mia madre») 
e per i doni (una giovane signo-
ra torinese presentatasi come 
poet essa. gli ha regalato un pro 
pr.o volume di versii ha nnfra-
ziato con calore. II tutto tra 
grandi. scroscianti. a volt* im 
motivati battimani. risate e fre 
mlti della platea. Basti dire che 
•a cordiale conversazione ha do
vuto essere interrotta a forza 
poxhe il teatro doveva essere 
s?omberato in tempo per lo spet-
tacolo serale. 

Convegno 

internazionali 

su medicina 

e sicurezza sociale 
Si apre o>rgi a Roma, presso 

ristituto superiore di Sanita, il 
conv egno internazionale dell'u-
nione pt r una medicina libera in 
Kuropa promosso e organizzatt 
dal Comitato nazionale per la 
difesa della professions medica. 
l.e delegazioni partecipanti di-
scuteranno sul tema: « L» medi
cina e i sistemi di sicurena so
ciale nel MEC • in E u r o * * . 
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