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Dl MARGUERITE DURAS 

Una donna sul Gange 

MOSCA: cinquemila delegati discoteranno da marted) i principal! problemi 
politici ed economici dell'U.R.S.S, la situazione inffernazionale e 
gli orientamenti generali del Partito per i prossimi quattro anni 

T a bambina nasce verao 
*~* Udang, in unn capan-
na, vicino a una fnlloria. 
Ha giralo 11 inlorno per 
due giorni, per via della 
mnglie del faltore, magra, 
vecchia. La donna 1'ha aiu-
lata. Per due giorni le lia 
portalo riso, zuppa di pe-
•CB e, il terzo giorno, un 
•acco di juta per la par-
tenza. 

Nnn getta questa sun so-
rellina Siamese nel Me
kong, nnn I'ahhnndnna su 
tin sentiern della piann dei 
Ginnrhi. Cli nltri fidi die 
verranno dopo questa pic-
cola. Ii ahhandnncrn sem
pre verso In stcsia ora in 
nn posto qunlunqup. qnan-
do il giorno e nl riilmine 
e il nolo fa rnnzare le 
orecchie e stnrdi«re. La «e-
ra si ritrova sola, si do-
manda rhe ne e gtalo mai 
di qnella ensa che. porlava 
in se. nn atlimn prima, fat-
ta a sua immagine — rhe 
non dnveva abbandnnare 
— ana pansa e si riparte. 
Non Irova nnlla. Si gratia 
!o mammelle dove srivola 
nn po* di lalte, e avnnti. 
Forse. la prima vol in che 
dimentira. soffre. Le altra 
volte awcrte solo la dif-
feren7a Va avanti. e poi 
si addormenta. Rntlam-
hang. rbiara canzone di 
bambini arrampirali in 
groppn ni hufali rhe don-
dnlnnn c ridnno, lo rnnta 
prima di addnrmeninr«i 
dielro i funrlii di Mcrpi 
di un \illagcin nrlln foro
sin dalla parte delle tisri. 
neirosrurila della ciunsl.i. 

Il Tonle - San, dopo 
IMang. e farile da scsmire. 
Con la banibina rorirala 
dritta nel «arco. il *ai*cn 
altaeralo alle «nalle e nn-
nndato alia vila. ha rnn-
tinuatn a scendere Innffn il 
Tonle-Sap. A Pnom-Pcnh 
«i ferma qualrbe ciomo 
Poi rominria a seetiirr il 
Mekong. Ciunrhc di ri«n. 
a rentinnia. vannn <sul liu-
me. 

Una donna le a\eva da-
to ilelle indira7ioni dopo 
Pnr«at. ma prima di Knm-
pong-Chnam. prima rhr 
nasres«e il bambino: p.n-
•alo Pnom - Penh. ver«o 
Chaudor. Si rirordn bene. 
Non piio lavorare ron que-
sfo bambino. la gente non 
ne vunl sapere. cia senra 
bambino non r'era rinsci-
ta. diria*«elte anni. e la 
panria, racriala via dap-
pertntto. Provate pin a-
vanli. 

Non lavorera mai. la «na 
nrruparinne, non e ben 
rhiara la sua oceupazione. 

La donna le aveva datn 
nna infnrmazinne sen a : 
•embra rhe ci <iano dei 
bianchi rhe arrettano bam
bini. Riparte Non si infor-
ma neanrhe pin. Nessnno 
qni parla il ramhociano. CM-
pila di rado. II prima posto 
di bianrhi? Ma vallene. Ri
so gn a seguire il Mekong, lei 
lo aa, si fa rnsi. Lo segue 
infatti. Sulla sna schiena. la 

bambina dorme quasi tutto 
il tempo. Da quulche set-
timana, da qualrbe giorno 
nncora di piu, dorme molto, 
bisogna svegliarla per farla 
mnngiare. Mangiare che co-
sa? Bisogna darla via, que-
sta bambina, e tempo; e 
poi camminare, leggera. ai 
margin! delle risaie. Sotto 
la palpebra azzurrina, 1'oc-
chio dorme. Ha mal guar-
dato qualcosa? A Long-Xti-
yen, vede dei bianrhi qua 
e la per le strade. Posto di 
bianrhi. Va nl merralo, 
mette giu la bambina su 
uno straceio, aspplta. (/ul
tima cambngiana del suo 
viaggin passa e le dice rhe 
la bambina e morta. Alio-
ra la piz/ica. la bambina 
grida, rhiaro rhe no. La 
cambngiana dice che la 
bambina mil ore, che biso
gna far presto per... Che 
cos'e che vnoi? 

— Darla via. 

L'altra la prende in gi
ro: chi vorra saperne di 
questo sgorbio, nna bam
bina cosi magra? A Sadec, 
vede anenra dei bianchi, 
va ai merrato. mette giu 
la bambina sullo straceio, 
aspetta, nessunn le rivolge 
la parola. la bambina dor
me sempre di pin. Laseiar-
la li addormentata... Ma i 
rani in fondn al merrato? 
Va avanti. A Vinh-Long 
ri sonn altri hianrhi, quan-
ti re ne sono! 

Va al merrato. mette giu 
la bambina sullo strarrin 
d.ivanli a so. si acrorrola 
e iisprlla. Questo merrato 
la fa ridere. ri sono mer-
rati. ilopn un troppo lun-
go rammino — va in fret-
ta allora per far pin pre
sto della mnrte — rhe la 
fanno u*rir di «enno: mer
rato di Vinh-Long. Quesla 
bella banibina e per chi la 
vorra. dire, o per niente, 
perche lei non pno por-
tar«rla dielro, guardate il 
mio piede e capirele. Nes
snno eapisce II piede © 
ferilo. un vasto squarrio 
fatto da una pielra laglien-
te, nello. nella pelle. ilen-
Iro ci sono gia «lei vermi. 
e lei non sa rhe pnzza. I-a 
bnmbina dorme. Non la 
guarda. e neanrhe il piede 
giurda. rhe e appoggiato 
di fianco alia bambina, 
parla sola come in quel 
merrato di Tonle-Sap do
ve sua madre era cosi in-
daffarata. K* per via di 
tmto quel ciho esposto. di 
queH'odore di carni cotte 
e di zuppe calde. Chi ia 
\in>|e, quests bambina ? 
Lei nnn ha pin latte. que
sla mattina quel poco che 
re<tava la bambina non I'ha 
voluto. Da ana gianra le 
hannn offerto del riso cal-
do. ha mastirato il riso a 
Inngo e da borra a bocra 
glielo ha dato. la bambina 
ha vomitato. Men I ire allora. 
Dire rhe e ana bambina in 
bunna salute. Chi la vuole 
si farria avanti. Cia due ore 
rhe aspetta. E non si ae
ro re r rhe gia da qacMe par
ti nessnno eapisce quel rhe 

MARGUERITE Duras * nata a Saigon nel 1914, e in Indocina ha 
vissuto sino a 17 anni. Ha studiato poi, a Parigi, matematica, 

diritto e scienze politiche. Ha preso parte alia resistenza ed ha 
mihtato nel partito comunista; e stata fra I flrmatari del manifesto 
dei 121 contro la politica francese in Algeria. Ha pubblicato. spe-
cialmente presso Gallimard, una serie di romanzi e alcune opere 
teatrali; sono fra le sue opere piu note Una diga sul Pacifico, del 
1950; / cavalllni di Tarquinia, del '52: Moderato cantabile. del '58: 
11 pomerioaio del signor Andesmas, del "62: II suo editore italiano 
e Einaudi. Alia costante ricerca di un linguaggio semplice in appa-
renza ma ricco di tensfone (per cui 6 stata da qualche cntico 
avvicinata alle esperienze narrative del Noveau roman). la scrit-
trice aggiunge un interesse appassionato e lucido per le vicende 
umane, per i sentiment! e i meccanismi psicologici. Interessanti 
sono i rapport! fra la sua opera e il cinema: sono stati tratti dei 
film dai suoi romanzi piu famosi. e ba scntto lei stessa la sceneg-
giatura di Hiroshima mon amour e di Une aussi tongue absence 
(L'invemo ti jard tornare); si sta ora accingendo alia sua prima 
espenenza come regista. II suo ultimo romanzo, Le vice-consul 
(11 viceconsole), e uscito da poche settimane e ha gia avuto molto 
successo in Francia. Si svolge a Calcutta e alterna la narrazione 
di due mondi. di due vicende: quella del vice console di Lahore 
che, perseguitato dalle fmmagini di miseria e di morte, impazzisce 
per un momento e spara sul lebbrosi nei giardini di Shalimar (e 
con lui si muove tutto 1'ambiente degli europei, fatui in apparenza 
ma segretamente divorati da Ho stesso disagio); e quella di una 
donna asiatica, venuta a Battambang. in Cambogia, fln suLle rive 
del Gange dove vive. ormai vecchia, ridotta alia follia dalla fame. 

I branl che qui pubblichiamo per gentile concessione della 
autrice e della casa editrice Gallimard sono tratti da vari capHoli 
del Vice-consul. Nel primo di quest! bran! viene rievocato un 
episodio della vita della donna risalente al tempo della domina-
zione francese in Indocina. 

racconta. Ieri se ne era ac-
corla, oggi no. 

• • • 

Non tornera piu nel 
Nnrd. Risalira il corso 
del Mekong per trovare il 
Nord, ma una mattina si 
incamminera nella direzio-
ne opposta. 

Seguira un afTluente del 
Mekong, poi nn altro. 

Una sera si trovera In 
una foresla. 

Un'allra sera di fronte a 
un flume, che anrora sc-
guir.'i. E' un fniine molto 
lun^o. Lo lasria perdere. 
Di nnovo, IJ foresta. E ri-
enminria da capo, fiumi, 
strade. passa per Mandalay, 
disrende I'lrawadi, attra-
versa Prome, Rassein, ar-
riva al golfo del Rengala. 

Un giorno c seduta di 
fronte al mare. 

Riparte. 
Si dirige a Nnrd altra-

verso le pinnnre sotto Chit-
tagong e gli Arakan. Un 
giorno, sono dieci anni 
che cammina, Calcutta. 

Si ferma. 
In prinripio, ha ancora 

I'aria giovane. qualche vol-
ta la prendono sul tetto di 
una giunca. Ma il suo pie
de pnzza sempre di piu. 
e per settimane, mesi. le 
giunrhe non la caricano. 
In questi perindi, sempre 
per via del piede, gli uo-
mini nnn vogliono saper
ne di lei. Qualrhe volia 
pero surcede. uno spac-
ealegna. In qualche po
sto sulla mnntagna le rti-
rnno il piede. Resta una 
deeina di giorni nel corti-
le di un nspedale, le dan-
no da mangiare. ma si sal-
va. poi il piede guarira del 
tut to. stara molto megltn. 
Poi la foresta. La follia 
nella foresta. Per dormire, 
sempre vicino ai villaggi. 
Ma qualche volla nnn re 
ne sonn, e allora in una 
grntla o sotto un alhrro. 
Sogna: le pare di essere la 
sna bambina morta. o un 
bufalo della risaia, talvol-
ta ri«aia e foresta: lei che 
resla nolli inten* ncll'arqua 
morlale del Gange «enza 
mnrire. dopo. sogna di es-
ser morta, annegata 

Qnanli figli melte al 
mnndn? A Calcutta dove 
trova I'abbnndanra. le pat-
tumiere piene del Prince 
of Vales, il riso caldo da-
vanii a nn piccolo cancel I o 
che ha imparatn a rirnno-
srere. e di\enlata sterile. 

Calrntta. 
Si ferma. 
Sono dieci anni rhe e 

partita. 
• • • 

Lungn la riva. snl sen-
tiero. nn rumore di pa««i 
prrripitosi. a piedi nudi, 
dielro di lui. Si volta, ha 
paura. 

Che cos'e? 
Paura di che cosa? 
Ora In ehiama, si awi -

rina. Alia, neanrhe lanto, 
ma magrivima. Errota qua. 
E* ana donna. Calva come 
nn bonzo. sporca. A pita le 

brarcia, ride, continua a 
chiamarln, ferma a pochi 
metri da lui. 

E' pazza. II suo sorriso 
non inganna. 

Mostra verso la baia, ri-
pete una parola, sempre la 
stessa, come: 

— Rattambang. 
Tira fuori di tasca delle 

monete, va verso di lei. si 
ferma. Dev" essere uscita 
ora dairncqua, e fradiria, 
le gambe laccate di un fan-
go nero, quello delle rive 
da qtir«ta parle dcll'isola 
che e rivolta \crso la fore 
© che il mare non riesce a 
•crostare. il fango del Gan
ge. L'uomo non osa awi -
cinarsi, e tiene i soldi in 
mano. Lei ripete la parola, 
qualcosa come Battambang. 
La pelle del suo volto e 
scura. di cuoio, gli occhi 
brillano in fondo a nidi di 
rughe scavate dal sole. II 
cranio e ricoperto da nn 
grasso senro, come nn ca-
»co. H vestito fradicio le 
disegna il corpo magro. II 
suo sorriso senza fine fa 
paura. 

Si cerca nel vestito, fra 
le mammelle, ne tira fuori 
qualcosa e gliela tende: an 
pesee vivo. I/aomo non fa 
an gesto. Si riprende il pe
ace e mostrandnglielo smo
te la testa ridendn ancora 
di piu. II pe<ice ghigliotti-
natn si agita. Dev'essere an 
divertimento per lei. far 
paura. schifo. Gli si avvi-
cina. Charles Rn<«rit in-
dietreggia, lei avanza an
cora, lui ancora indietreg-
gia, ma lei e piu svella e 
Charles Rnssett getta le 
monete a terra, si volta e 
fugge correndo verso il 
sen tiero. 

Ancora i snoi pa«si die-
tro di lui. resolari. da ani-
male: nnn ha rarraltato il 
denaro. e corre svella, ma 
lui piu sveltn ancora. II 
sentiero e dirilto. Inngo. 
Presto, ecco il Prince of 
Wales, le cancellate. il pal-
meto dove lei non pun 
entrare. 

Si e fermala? Charle* 
Rossctl si ferma anrhe lui 
c si volla Si. 

E* a cento metri da lui, 
ha rinnneiato a seguirlo. 

Gnarda verso il mare, ha 
dimenlirato tutto Perche 
tanta paura? Charles Ros
sctl sorride ora. La stan-
chezza, prnsa. 

II cielo si apre. basso. 
gricio • aranrin come an 
crepnscolo d' invemo. Si 
cente canlare: lo stesso 
canto di poco fa. La boc
ra piena di pesce cm do. e 
lei che canla. 

L'uomo riloma sui suoi 
passi. Let gli volta la schie
na. va drilia verso la la-
guna e ci entra. piano, pra-
dentemenle. talta quanta. 
Solo la testa emerge a pe-
lo d'acqaa. e in lotto ugaa-
le a nn bufalo. si melte a 
naotare ron allacinante 
lentexza. Ecco: sta cac-
ciando. 

(Trad, di Edda Canton!) 

PA VESE, VITTORINI, GADDA E 
PASOLINI IN CECOSLOVACCHIA 

Dal nosiro corrispondente 
PRAGA. 26. 

Vasto e vano e U programma 
di quest'anno delle case edilnci 
praghesi specializzate in tradu-
tioni di opere straniere per 
quanto nguarda I'ltalia. Non solo 
il numero di ubn che »aranno 
tradotu e doppio nspetto alia 
media degii anni scorsi. ma il 
cnteno della scclta e mutato: 
opere rappre<entative delle piu 
vane tenden/e saranno ofTerlc 
at lettort cccoslovacchi. che. da 
parte loro. ma t̂rano di apprez-
zare con crescente interest la 
lettcratura moderna italiana. Lo 
atanno ad indicare 1c \enditc di 

hbn ltahani, che si awicinano 
a quelle francesi ed americane. 
che hanoo sempre avuto posi-
zioni dominant!, tra i paesi oc-
cidcntaU. 

Sono uscitt da poco I pnmi 
quattro hbn. La casa editnee 
Odeon ha presentato Le amtche 
di CesAre Pavese, tradotto da 
Alena Hertmanova e da V. Mi 
kes; La Garibaldtna di Elio Vitr 
tonni. tradotto da Alena Wildova 
Tosi; Quer pasticciaccto brutto 
de via Verulana di Carlo Erro-
lw Gadda. tradotto da Zdenek 
Frybort; Una tnta vtolenla di 
Pier Paolo Pasolini. tradotto da 
Radovan Kratky. 

La stampa locale ha commen-

tato COD favore la pnma sfomata 
di Ubn. rilevando come la cul-
tura italiana abbia avuto, ed 
abbia. notevole eco nel mondo 
dopo la liberazione dal fascismo 

Nei mesi prossimi saranno pub-
bheati molti alln volumi. Zdenek 
Frybort. cut va U mento di aver 
fatto conoscere buon numero di 
opere italiane, ha gia tradotto 
Ni viver* ni morm di Oreste 
Del Buono e sta lavorando a Ce
cilia e le streohe di Laura Conti. 
Sara quindi ta volta del BeWAn
tonio di Vitahano Brancatt, que-
st'ultimo per la casa < Mlada 
Fronta > (Fronte della Glovento). 

E' il caso di ricordare che la 

traduzione del bbro di Brancati 
e stata chiesta dal < Maj >. ossia 
dal club dei giovani lettori. Que
sto club sceglie ogm anno 6 o 7 
opere da pubblicare. meta delle 
quah straniere, in base alle n-
chieste pervenute dai suoi mem-
bn. da tutu la Repubblica. In 
base al referendum tra i membn. 
si stabihsce anche Ia tiratura. 
Quest'anno la tiratura massima 
e stata cosi decisa per un libro 
di Steinbeck, 220 000 copie: se
guira BeU'antonio con 200 000. 

Saranno anche presentate in un 
volume le sceneggiature dei film 
di Federico Felhni. 

f. Z. 

Durera 12 giorni il dibattito 
al XXIII Congresso del P.C.U.S. 
It tentativo dei comunisti cinesi (che saranno assenti) teso a marcare la «scissione»fra i partiti dell'Occidente e dell'Asia 
e fallito: saranno presenti al Cremlino le delegazioni del Partito dei Lavoratori del Vietnam del Nord, del Fronte di Libe
razione del Vietnam del Sud, del Partito Comunista della Corea del Nord, dei Partiti e dei movimenti di liberazione del-

I'Africa e delPAmerica Latina - Dibattito ampio e articolato in tutto il Paese - Una complessa problematica 

Dalla nostra redazione 
MOSCA, marzo 

Alle died del mattino di mar-
tedi, 29 mar20. st aprtrd il 
congresso del Partito comunista 
dell'Unione Sovietica. XXltl di 
una storia le cui origini risal-
gono ormai a oltre sessant'an-
ni fa. Per dodici giorni, cin
quemila delegati eletti a scruti-
nio segreto nelle assemblee re-
gionali, territoriali e repubblt-
cane, dibatteranno i principal 
probtemt polttt'ct ed economici 
della vita del paese, esamine-
ranno la situazione politica t'n-
ternazionale e decideranno gli 
orientamenti generali dell'azio-
ne del partito per i prossimi 
quattro anni. 

Dal XX11 congresso, che ebbe 
luogo dal 17 al 31 ottobre del 
1961. al XXlll. il PCUS ha au-
mentato t suoi iscritti che sono 
passati da 9.700.000 a oltre do
dici milioni. Di conseguenza non 
solo il numero dei delegati 4 
passato da 4.500 a 5.000. ma 
ognuno di essi rappresentera 
un numero piit alto di iscritti. 
esattamente 2.400 per ogni de
legate. Tre quarti dei delegati 
sono di nuova nomina. 

Nella sola del Palazzo dei 
congressi al Cremlino, che fu 
inaugurata proprio in occasio-
ne del XXII, oltre ai cinquemila 
delegati del PCUS prenderan-
no posto circa 300 delegati dei 
partiti comunisti stranieri e 
osservatori di molti giovani 
Stati africani. La maggioranza 
delle delegazioni dei partiti fra-
telli sard guidata dai pn'mi se-
gretari o presidenti di questi 
partiti stcchi il XXlll, come i 
congressi precedenti, sard an
che un grosso avvenimento in-
ternazionale ed un momento im-
portante nella vita del movi-
mento comunista mondiale. 

Sard assente, per la prima 
volta. la delegazione del Partito 
comunista cinese e questa c se-
dia vuota > non potra non far 
riflettere i delegati sulla gra
vity della crisi che attraversa 
il movimento comunista. L'as-
senza del piu numeroso partito 
comunhta d'Asia e del mondo 
al congresso del partito cui va 
il merito storico di aver rea-
lizzato il primo Stato sociali-
sta della storia configura una 
situazione ai limiti della rottu-
ra. indica Vesistenza di una 
profonda scissione nelle idee e 
nell'azione delle forze rivoluzio-
narie mondiali. Forse i diri-
genti cinesi, che hanno risposto 
all'invito del Partito comunista 
dell'URSS con una pesante let-
tera di accuse pur sapendo che 
il XXlll congresso non sareb-
be stato un luogo di polemiche 
pubbliche come, almeno in par
te. lo fu il XXII. avevano ac-
carezzato il disegno di far ri-
sultare piu appariscente la scis
sione tra i partiti comunisti del-
Voccidente e quelli dell'Asia. 
tra le forze rivoluzionarie che 
hanno una lunga e tradizionale 
esperienza di lotta contro Vim-
perialismo P quelle che forma-
no oggi Vossatura dei movimen
ti di liberazione nazionale. 

Se & cosi, questo disegno 4 
in gran parte fallito. Lo prova 
la presenza di delegazioni im
portant! come quella del Par
tito dei lavoratori del Vietnam, 
guidata dal segretario generate 
Le Duan, la delegazione del 
Fronte di Liberazione Nazio
nale del Vietnam del sud, del 
Partito comunista della Corea 
del nord, dei partiti e movi
menti di liberazione d'Africa e 
a"America latina. Detto questo. 
va ripetuto perd che Vassenza 
dei comunisti cinesi e di qual
che altro partito comunista & 
grave e. se si comprende la 
volonta dei dirigenti sovietici 
di non fare del XXlll congresso 
una tribuna polemica, rimane 
il fatto che la < sedia vuota » 
dei compagni cinesi non potrd 
non influire, in un modo o nel-
Valtro. sull'esame dei problemi 
internazionali il cui stato at-
tuale richiederebbe invece il 
massimo di unita di tutte le 
forze rivoluzionarie. 

Compito principale del XXlll 
i di approrare il nuovo piano 
quinquennale di sviluppo eco-
nomico 19611970, frazione im 
portante del piano rentennale 
di edificazione della societd co 
munista, le cui linee fonda-
mentali furono approvate dal 
XXU congresso. 11 nuoro piano 
quinquennale £ I'ottavo nella 
storia dello sviluppo pianifica-
to deXVeconomia sovietica che 
comprende set piani quinquen-
nali e un piano settennale e 
che va dal primo Piatihetka 
(19281932) grazie al quale fu 
gettata la base della industria-
lizzazione del paese. a questo 
nuovo piano 196670, che rap-
presenta il primo serlo sforzo 
di equilibrare i differentl setto-

ri economici e produttivi del 
paese. 

Tutta la vita dell'Unione So
vietica, t suoi successi, le sue 
lotte interne, i suoi momenti di 
pausa passatio attraverso i con
gressi del partito, che hanno 
nei congressi del PCUS le tap-
pe fondamentali. Vale la pena 
di ricordare il sesto congresso, 
illegale, nel 1917. che pose lo 
obiettivo del rovesciamento del 
governo borghese e la conquista 
del potere da parte del prole
tariate; I'ottavo congresso. nel 
WW. che fra le rovine economi-
che causate dalla guerra civi
le lancio il programma di co-
struzione della societd sociali-
sta; il quattordicesimo con
gresso, nel 1925. che adottb le 
grandi linee della industrialize 
zazione del paese; il quindicesi-
mo congresso. nel 1927. die ap-
provo il programma della tra-
sformazione socialista delle 
campagne. 

Anche se non tutti i congres
si hanno avuto una eguale im-
portanza sul piano storico. tutti 
hanno dato un contribute alia 
costruzione e al progressiva 
consolidamento dello Stato so
cialista sovietico, al suo svi
luppo economico. 

Come tutti i congressi pas
sati, anche questo XXlll i 

stato preceduto da un ampio 
dibattito sviluppatosi nel cor
so di questi due ultimt mesi. 
Di questo dibaffito, al quale 
hanno preso parte non solo i 
comunisti ma i piii larghi strati 
della popolazione lavoratrice, 
abbiamo gid riferito sulle co-
lonne del nostro giornale nelle 
settimane scorse. man mano 
che la discussione prendeva un 
volte e un mdtrtzzo precisi. 

Po'tchd 40 giorni prima del 
congresso, come vogliono i ter
mini statutari, era stato pub
blicato dalla « Pravda » t'l pro-
getto di tesi relative al nuovo 
piano quinquennale. il dibaflt-
to e state convogliato sopral-
tutte sulle questioni economi-
che, sul perfezionamento dei 
melodi di direzione economica, 
sull'allargamenlo dell'aulono-
mia delle aziende e delle im-
ziative individual! come ga-
ranzie dello sviluppo democra
tic della societd sovietica. Mi-
nore attenzione k stata dedicate 
invece. a quanto risulta almeno 
dai risultati del dibattito appar-
si sulla stampa, alia parte in-
ternaztonale del progetto di tesi 
economiche che prendeva in 
considerazione, sia pure in mo
do affrettato, gli obiettivi della 
politica est era sovietica: assi-
curare condizioni pacifiche al 

lavoro della popolazione del
l'URSS, rafforzare la fratemitd 
tra i paesi socialist!', appog-
glare i mouimenlt di liberazio
ne nazionale, sviluppare la so-
lidarietd cot oiouani sfali indt-
pendenti d'Asia. d'Africa e di 
America latina, far trionfare i 
principi della coesistenza pact 
fica tra stati a regime sociale 
diiyerso, evitare all'umanitd la 
sciagura di una nuova guerra 
mondiale. 

Per contro. la mancanza di un 
progetto di tesi politiche ha fat
to si che il dibattito precon 
gressuale sui problemi sped-
fici della vita politica sovietica 
assumesse aspetti contradditto 
ri e talvolta anche un po' con-
fusi, che problemi non risolti 
o accantonatt come quello della 
valutazione del ruolo di Stalin 
o dei dieci anni di politica kru-
scioviana venissero affrontati 
in modo disordinato e scarsa-
mente oggettivo. 11 che ha su-
scitato negli ambienti intellet-
tuali, ulteriori discussioni e 
anche appelli alia direzione del 
partito come abbiamo gid avu
to occasione di segnalare trt 
una precedente corrispondenza 

Come si rifletterd questa com
plessa problematica al XXlll 
congresso £ difficile dire. Man-
ca ancora, con ogni probabilitd, 

Preziosi manoscritti biblici esposti alia Trivulziana di Milano s 

Un tesoro di parole 
e immagini ebraiche 

Particolare del < Banchetto dei giusti a (da un manoscritto dell'Ambrosiana di Milano) 

L'inizio del t libro dei Giudici a (manoscritto della biblioteca Berio di Genova) 

La Sala del Tesoro della Trivulziana. al Ca-
stelio Sforzesco di Milano, accoglie la < Mostra 
dei manoscntti biblici ebraici decorati >, un 
«corpus» di 50 manoscntti bibbci in caratteri 

ebraici. decorati e anche mimati. provementi 
da raccolte nazionah ma di ongine. oltre che 
italiana. tedesca, francese e spagnola. 

Si tratta di un patnmonio artistico-bibliografico 
assolutamente sconosciuto nel suo insieme, sia 
perche comprendente moltissimi codici non an
cora pubblicati. sia perche mai prima d'ora 
radunato in una singola esposizione pubbhea. 
Le opere sono tutte di grande bellezza, un aa-

piente equUibno di valon grafid (e la scnttura 
ebraica si presta all'uopo) e di rafTinatezze deco
rative derivanti. tramite U filo di una ferrea 
tradmone. dali'ambito culturale medio-onentaJe. 
I fogh sono sovente abbelliti da Ulustraziom 
che sfatano I'afTermata iconoclastia della reb-
gione ebraica. La mamfestazione e stata ordi
nate daU'Associazione Donne Ebree dTtalia. con 
la collaborazione dell'Istituto di Storia dell'Arte 
dell'Universita di Milano e sotto U patrocinJo 
del Comune e dell'Ente Manifestazioni Milanesi. 

E* aperta ogni giorno tranne, per rispettare Ia 
tradizione israelita, il sabato e ternunera il 
23 marzo. 

non solo una piena waturazione 
politica dei problemi, ma an
che il necessario distacco che 
calma le passioni umane. Di 
conseguenza, se questi proble
mi saranno affrontati nella rela-
zione politico del primo segreta
rio del partito Brezncv. lo sa
ranno con ogni probabiltta an
cora in modo indtretto. senza 
scomodare ombre troppo pesan-
ti, per correggere questa msuf 
ficienza o per attenuare quella 
critica, badando piuttosto a far 
convergere gli sforzi del par
tito e del paese nella reahzza-
zione dei compiti immodiati po 
sti dal nuovo piano quinquen
nale, che non sono ne %emplici 
ne facili soprattutto per cio 
che riguarda la netta svolta, 
riparatrice di antichi torti, che 
si vuole imprimere nelle cam
pagne. 

Bisogna tener presente, d'al-
tro canto, che questo congresso 
precede di appena un anno la 
celebrazione del cinquantesimo 
anniversario della Rivoluzione 
d'Ottobre e che il PCUS sente 
la necessitd di andare a questa 
celebrazioni avendo dietro di se 
il paese unite dopo le dure pro
ve dealt anni del culto, la sua 
condanna e il faticoso processo 
di riassestamento non ancora 
del tutte concluso. 

II XXlll congresso. come ab
biamo detto, si aprira martedi 
mattina con il seguente o.d.g.: 
1) bilancio di attivitd del Comi
tate Centrale, relatore il primo 
segretario del PCUS Leonid 
Breznev; 2) relazione della 
Commissione Centrale di Con-
trollo; 3) progetto di piano 
quinquennale di sviluppo eco-
mico, relatore il Presidente del 
Consiglio dei ministri dell'URSS 
Aleiiei Kossighin; 4) elezione 
dei nuovi organismi dirigenti 
del partito. 

La sala del Palazzo dei con
gressi ospita 6.000 persone. Di 
queste, cinquemila saranno de
legati del PCUS, due o trecento 
delegati stranieri e il resto in-
vitati, rappresentanti delle fab 
briche, delle organizzazioni so
ciali e culturali moscovite. I 
delegati del PCUS rappresenta-
no tutti i settori della produzio-
ne. della vita politica. sociale 
e culturale del paese. Afotca da 
sola £ presente con 300 delegati 
tra i quali fiqurano tutti i diri
genti del partito, rappresentanti 
delle grandi fabbriche della ca
pitate, rettori di universitd e 
istituti scientifici. scienziati, ar-
tisti e scrtttori. Tra gli scritto-
ri eletti delegati a Mosca o al-
trove non figurano questa volta 
a differenza del XXU congres
so. due dei nomi piu noti delle 
lettere sovietiche: Alexander 
Tvardovski, direttore di « Novi 
Mir > e membro candidate del 
CC uscente, e Boris Polevoi, 
direttore di «lunost *, le due 
riviste che in questi ultimi tem
pi erano state particolarmente 
criticate in sede precongres-
suale come risulta anche dall'ul-
timo numero della rivista « Vi
ta di partito ». 

Sabato 9 aprile, al termine di 
12 giorni di discussioni e di con-
fronti. il congresso si conclu-
derd con I'approvazione del 
piano quinquennale. di una ri-
soluzione politica e con I'elezio 
ne del nuovo Comitate Centra
le. 

Al termine del XXII Congres
so il Comitate Centrale venne 
rinnovato del 70 per cento. 
Non e escluso che anche sta-
volta si abbia un rinnovamento 
altrettanto ampio. In ogni caso 
lo Statute del Partito, modifi-
cato nell'ottobre 1961. presort-
ve in questi termini, all'artico-
lo 25. le regole del rinnovamen
to: « Ad ogni normale elezione 
la composizione del Comitate 
Centrale del PCUS e del suo 
Presidium viene rinnovata di 
non meno di un quarto. I mem-
bri del Presidium vengono elet
ti di norma non piu di tre vol
te consecutive. Qualche compa-
gno dirigente del Partito. per la 
sua autoritd riconosciuta, le 
alte qualitd politiche, organiz-
zative o di altra natura. pud 
essere eletto agli organi di-
rettivi per un periodo piu pro-
lungato. In questo caso il can
didate si considera eletto a con-
dizione che raccolga, a scruti-
nio segreto. non meno dei tre 
quarti dei voti». 

II CC nella stessa giornata 
eleggerd il nuovo Presidium * 
la nuova segreteria che, a loro 
volta, procederanno alia nomi
na del primo segretario del 
partito. E con questi alti con-
clusivi U congresso si sc'toglie-
rd demandando al nuovo CC e 
ai suoi organvtmi superiori la 
direzione del partito per i pros
simi quattro anni tra i quali 
figura Vanno del cinquantenario 
della Rivoluzione socialista di 
ottobre. 

Auausto Pancaldi 
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