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Al quotidiano del POSU 

Intervista 
di Lukacs 

Dibattuti i temi di maggior attualita: la riforma economics, la situa-
zione delle arti e della letteratura in Ungheria e nel mondo socialista 

. 

Dal noitro corrispondente 
BUDAPEST, 26. 

Gyorgy Lukacs, il grando 
filosofo e pensatore marxi-
sta unghcrese, ex commissa-
rlo del popolo allistruzione 
nel governo rivoluzionarlo 
del 1919, ha concesso, nei 
giorni scorsl — dopo aver 
rinnovato recentemente la 
sua adesione al POSU — 
una lunga intervista all'or-
gano del partito Nepszabad-
sag. 

I temi affrontati dal com-
pagno Lukacs sono stati 
quolli del nuovo meccani-
smo economico, della lotta 
di classe, delle responsabill-
ta della letteratura di fron-
te • alia socleta, del suc-
cessi del marxismo e della 
necessita di una lotta sem-
pre piu adeguata per il suc-
cesso della ideologia comu-
nista. 

L'intervista — che occu-
pa quasi due pagine del 
giornale — e apparsa nel 
numero spccialc di domeni-
ca 24 dicembrc. La prima 
domanda — rivolta a Lukacs 
dai giornalisti Peter Reny 
e Pal Pandi — si riferisce 
al nuovo meccanismo della 
direzione economics che, 
come 6 nolo, entrera in fun-
zione col prossimo gennaio 
1968. 

« Io penso — ha risposto 
Lukacs — che si tratti di 
tin passo estromamente po-
sitivo compiutn sulla via 
tracciata dal XX congresso 
del PC'US •. E per con for
ma re questa afferma7ione, 
Lukacs si e riferito al pe-
riodo della rivoluzione e del
la controrivoluzione del '17 
quando nelPURSS si rese 
necessaria la costituzione 
dei commlssari sia nell'eser-
cito che nella produzione, in 
quanto una parte considere-
vole degli economisti era 
contro la rivoluzione. 

«Io non conosco abba-
stanza bene — ha proseguito 
Lukacs — i problemi della 
URSS per poter dire fino a 
quanto, e in quali forme, 
tutto ci6 era giustificabile e 
nccessario. E* per6 indiscu-
tibile che, ai tempi di Stalin, 
tale sistema non si stava 
eliminando ma, al contrario, 
veniva ulteriormente svilup-
pato. L'atmosfera politica 
era piena di diffidenza, ed 
ogni particolare vpniva con-
trollato minuziosamente. Co-
niunque, lo sviluppo socia
lista — che aveva preso av-
vio fin dai tempi di Lenin — 
ha dedicato una cura parti-
colare all'ediicazione ed ha 
avuto come risultato la for-
mazione di una classe ope-
raia di eccezionale qualifica-
zione, e la formazione di un 
vasto strato di tecnici in-
tellettuali. E questo progres-
so c stato invidiato anche 
dall'America. 

«Ma il metodo di dire
zione non poteva essere 
sempre lo stesso II XX Con-
gresso del PCUS ha seoper-
to l'importanza del proble-
ma. E il fatto che io non sia 
d'accordo con la terminolo-
gia corrente che riassume 
tutto il problems con la de-
finizione di " culto della per
sonality ' \ non ha importan-
za. 

« E' quindi un grandc me-
rito del POSU aver preso at-
to della necessita urgente di 
agire; perche, secondo me, 
il nuovo meccanismo e un 
importante espcrimento per 
la liquidazlone delle defor-
mazioni della produzione so
cialista. 

« Secondo me certe defor-
mazioni sono state liquidate, 
ma ritengo che non sempre 
sono stati liquidati i vecchi 
metodi. Permettetemi di il-
lustrare la mia opinione con 
l'esempio del rapporto che 
esiste tra tattica e teoria. 
La teoria secondo la quale 
la lotta di classe va gradual-
mente inasprendosi e stata 
confutata, ma non e stata 
analizzata dal punto di vista 
marxista. Forse la verita e 
che Stalin, credendo che la 
lotta di classe stava ina
sprendosi, cominci6 a fare i 
processi? Secondo me no. 
Stalin per motivi tattici ha 
avuto bisogno di questi pro
cess"! ed e per questo moti-
vo che ha elaborato la tesi 
suH'inasprimento della lotta 
di classe. Cioe. invece di ba-
sare la strategia e la tattica 
sulla situazione reale, la teo
ria veniva elaborata in base 
alia tattica >. 

€ La tendenza della lotta di 
classe e una questione di 
fatti ed i mancisti devono ri-
solverla in base aU'analisi 
dei fatti e la loro tattica de-
ve essere basata su tale ana-
lisi. Tornando perd al pro-
blcma originale. sia da noi 
che altrove. c'e l'abitudine a 
non sottolineare abbastanza 
decisamente che si tratta di 
una svolta, quando in realta 
si stanno verificando profon-
di cambiamenti. Permettete
mi di citare un grande teo-
rico e tattico: Lenin. Alia 
fine della guerra civile nel 
1921, Lenin elabori la NEP 

o non disse mal che la NEP 
era una continuaztone della 
politica del "comunismo di 
guerra ". Anzi, tenne a dire 
che le due cose crano con-
trarie. Secondo me, ora, in 
Ungheria non viene sottoli-
neato ahbastanza il contra-
sto tra il vecchio ed il nuo
vo meccanismo. Perche pro-
prio una " scossa " sarebbe 
necessaria per attivizzare le 
masse. E tutto ci6 e anche 
dimostrato dnj*li csempi dei 
tempi di Lenin >. 

A questo punto i due gior
nalisti ungheresi hanno fat
to notarc a Lukacs che du
rante gli ultimi dieci anni 
la direzione economica un
ghcrese ha preso diverse mi-
surc rispetto alle quali il 
nuovo meccanismo non ri-
sulta essere una politica del 
tutto nuova. 

« Sotto certi aspetti quan
to voi dite — ha risposto 
Lukacs — 6 vero. Io non so
no un esperto di cconomia 
pratiea. Ritengo pero che la 
" scossa " sarebbe importan
te per dare maggior slancio 
alle masse ». 

La succcssiva domanda e 
stata dedicata alia politica 
del XX Congresso e alia 
svolta che ne e scaturita. 
Lukacs ha tenuto a sottoli
neare che la « svolta » deve 
essere sviluppata ulterior
mente. Ma in Ungheria 
— hanno insistito I gior
nalisti del N epszabiulsan 
—la gentc e soddisfat-
ta della situazione atlua-
le e pensa che il nuovo mec
canismo potrebbe costituire 
una minaccia per le cose fi-
nora ottenute. Perci6 nella 
nostra argomentazione dob-
biamo sottolineare la conti
nuity e non la diversity tra 
11 vecchio e il nuovo mecca
nismo. 

« Nessuno — ha risposto 
Lukacs — pud negare che 
vi sia stato un miglioramen-
to, ma se la gente ha pawra 
del nuovo meccanismo, vuol 
dire che non ha compreso 
pienamente cosa significhi 
riforma della direzione eco
nomica. E se non lo capisce 
e anche colpa nostra ». 

I giornalisti sono passatl 
ad una domanda sulla re-
sponsabilita delle arti e del
la letteratura di fronte alia 
societa. 

« La vera importanza del
la letteratura consiste — ha 
detto Lukacs — nel fatto 
che essa deve analizzare qua
li sono stati i grandi pro
blemi umani posti nelle di
verse epoche. Questa respon-
sabilita viene rispecchiata 
dalla prima generazione del
la letteratura sovietica, dal
le opere di Gorki («Klim 
SamghinO, Fadejev («II 
19>), Sciolochov (<I1 placido 
Don >), dai romanzi pedago-
gici di Makarenko, ecc. In 
Ungheria il primo romanzo 
di questo tipo e stato scritto 
da Tibor Dery («La rispo-
sta »). Dery e stato criticato 
per la seconda parte del ro
manzo perche la figura prin-
cipale, un operaio, si iscris-
se al partito solo nel 1945. 
Questa critica. naturalmente, 
non 6 stata giusta >. 

«In un mio articolo su 
Solgenitzin, ho espresso 
l'opinione secondo cui non e 
possibile scrivere un vero 
romanzo suH'uomo di un 
paese socialista senza analiz

zare in quale maniera il suo 
atteggiamento, la sua attivl-
ta, siano state determinate 
dalPepoca staliniana. Per me 
al centro dei problemi della 
letteratura si devono trovare 
i temi universal!, non sol-
tanto quelli attuali». 

Un'altra domanda rivolta 
a Lukacs 6 stata quella sul 
prohlema del * culto della 
personality » 

« Questo 6 uno dei proble
mi di estrema importanza 
della nostra epoca — ha ri
sposto Lukacs. Conosco mol-
ti compagni che erano bra-
vissimi rivoluzlonari all'lnl-
zio degll anni 20. e poi si 
sono trovati contrarl alle 
idee per cui avevano lottato. 
Conosco anche molti che so
no divenuti del burocratl 
dogmatlci. Quest! problemi, 
quindi, sono di importanza 
vitale per la comprensione 
deJPuomo di oggi ». 

«Compagno Lukacs — 
hanno poi chiesto i giornali
sti —- tu hai parlato soltanto 
degll aspetti negativi del-
I'epoca. Ma le generazloni dl 
cui hai parlato hanno vinto 
la guerra contro il nazlsmo 
ed hanno realizzato la rivo
luzione socialista anche in 
Ungheria ». 

« Secondo me — ha rispo
sto Lukacs — 11 pegglore 
socialismo 6 sempre meglio 
del mlglior capitalismo. Ed 
io ho vissuto in " quegli an
ni " con questa grande con-
vinzione, forte delle mie 
idee perche allora era in 
corso redificazione del so
cialismo. Nell'Unione Sovie
tica si costrul una Industrla 
pesante che permise la res!-
stenza contro Hitler, ed lo 
non nego questo dato positi
v e Ma nella letteratura non 
possiamo soddisfarci con la 
illustrazione dei dati posi
t i v e . 

« Qual e — hanno poi chie
sto i giornalisti — la tua 
opinione sulla situazione at-
tuale del marxismo? >. 

« Nell'ultimo periodo la si
tuazione — ha risposto Lu
kacs — e divenuta molto fa-
vorevole. Quando la guerra, 
in un certo senso. ha cessato 
di essere al centro della po
litica e quando la guerra 
fredda si e attenuata, negli 
stati capitalistic! piu impor
tant! le ideologic che si era-
no basate sulla vittoria del 
1945 si sono trovate in cri-
si. Tutto eld trova una chia-
ra conferma in America do
ve 1'illusione riguardante 
1'egemonia politico-ideologi-
ca dell'America e crollata. 
Lo dimostrano palesemente 
le lotto razziali negli USA e 
la guerra nel Vietnam. Inol-
tre, dopo la seconda guerra 
mondiale. l'ideologia dell'im-
perialismo britannico era ca-
ratterizzata dalla concezione 
secondo la quale con 11 
mantenimento del Com
monwealth la Gran Bretagna 
poteva rimanere una poten-
za mondiale di importanza 
decisiva Neali ultimi anni 
questa ideoloeia sta agoniz-
zando. Anche le pretese del-
I'imperiallsmo revanscista te-
desco non hanno prospettive 
favorevoli Per auanto ci ri-
guarda. quindi. dobbiamn re-
eistrare un sempre crescente 
interesse verso il marxismo 
ed una semnre piu forte po-
polarita neH'occidente ». 

Carlo Benedefti 

Incliiesta nel paese 

dei 570.000 villaggi 

Dove va I'India? 
aa 

A venl'anni dall'indipendenza, a dieci mesi dalla prima grande sconfilfa elettorale del partito del Congresso, si apre il tempo 
della risposla - II cibo considerato come arma - Telengana e Naxalbari: i nomi della rivolta contadina - II pericolo della destra 

Dal nostro in?iato 
DI RITOBNO DALL'INDIA 

dlcembre 
Per venti anni, da quando 

cioe il pnese ha ottenuto l'in-
dipendenza politica, il mondo 
si e chiesto: dove va Tin-
dia? Per quasi vent'annl la 
domanda e rimasta senza ri-
sposta. II problema che essa 
evocava, quello delle scelte 
fondamentali di Indlrizzo eco-
nomiro e politico, era co-
stretto in secondo piano, sof-
focato sotto il peso di no-
mi di grande rillevo, quello 
di Gandhi o quello di Neh
ru, grandi unificatori di un 
paese dai contrast! appena 
credibill. Esso era soffocato 
anche sotto il peso del pre-
dorninio, apparentemente in-
discusso e indlscutibile, di 
quel partito del Congresso 
che nelle intenzioni del padri 
fondntori non avrebbe dovu-
to essere un partito e, non 
appena - ottenuta • quella indi-
pendenza politica per la qua
le esso combatteva, avrebbe 
dovuto scioKliersi. Divenne un 
partito politico, non si sciol-
se dopo l'indipendenza, rima-
se al potere con una mag-
gioranza assoluta di propor-
zioni colossal!. Ed oggi — 
vendetta della storia — sta 
sgretolandosl con grande ra-
pidita. dopo aver perso la 
maKRioranza assoluta in pa-
recchi degli Stati che costi-
tuiscono l'Unione Indiana, ed 
aver visto drasticamente ri 
dotto il marline di sicurez-

za di cui esso godeva In Par-
lamento. Slcche la carta po
litica dell'India, che all'ini 
zio di quest'anno poteva dp-
parire di un bel colore um 
forme e compatto, oggi appa-
rirebbe piuttosto come un 
arcobaleno dai cento colorl 
riuniti nelle combinazionl piu 
impensate: coalizioni di par-
titi alleatisi per sbarrare la 
strada al Congresso, intese 
impossibili del Congresso con 
gruppetti di individui e di 
transfughi dalle idee confuse 
o dalla onesta fragile, sul 
cui sfondo si sparge, in nomo 
di un predominio scompar-
so, 11 sangue. 

Si e sparato, all'inizio del 
caldo Inverno indiano, nelle 
strade di Calcutta ed i raor-
ti sono stati il cielo solo sa 
quanti: perche e'e chi dice 
cinque, chi dice dodici, e chi 
dice venticlnque, con un di-
vario che da i brividi per
che indlca come la vita uma-
na sia a buon mercato in 
questo paese dalla miseria 
sterminata. Chi sa mai quan
ta gente muore per una ra-
gione qualsiasi, di fame, di 
accidente, di esplosione di 
odio religioso? I giornali so
no pieni di cadaveri: otto 
morti in un giorno a Nuova 
Delhi per incident! stradali 
i cui responsabih sono span-
ti nel traffico della capitale; 
quindici morti per avvelena-
mento da alcool distillato 
clandestinamente, in que
sto paese dal «regime sec-
co »; e nessuno sa dirci esat-

tamente, o nemmeno appros-
simativamente, quanti siano 
state le vittime degll scontil 
nati sullo srondo religioso, 
dal contrasto lingulstico, av-
venuti a Patna, nel Bihar. 
C'e chi dice cento, e c'fe chi 
dice cinque volte tanto. Ac-
cadde pochl mesi addielro, 
e in Europa non se ne e sa-
puto niente, o quasi niente. 

Molte idee 
da rivedere 

In Europa si Inseguiva in 
vece la risposta alia doman
da «dove va l'lndia?» cer-
candola in un mare di idee 
prefabricate, per cui se l'ln
dia deve andare da qualche 
parte non pub essere che ver 
so quel limbo in cui il non 
alllneamento in politica este 
ra e l'aspirazione al sociali
smo in politica interna, dimo-
strata dai plant quinquenna-
li e dalle dichiarazioni di 
principio, si mescolavano in 
una sorta di melassa vischio-
sa e indistruttibile. Era in 
questo mare di nebbia che di 
tanto in tanto si inserivano. 
scomode e irritanti, le noti 
zie che in fndia, come e piu 
che nel passato, si continua-
va a monre di fame e die 
un raccolto andato a male mi 
narciava quantum milium di 
abitanti di uno Stato mai sen-
tito nominare prima come, 
appunto, quello del Bihar, il 
piii povero. il piu arretrato. 

il piii sconosciuto dl tutta 
l'Unione. 

Ma in fondo anche que
sto era naturale, poichfe spi-
ritualismo indii e rispetto as-
surdo per le vacche sacre, 
per i topi e per ogni vtto, 
meno quella umana, allevlava-
no il dolore di una situazio
ne che sarebbe stata intolle-
ntbile se avesse colpito, ad 
esempio, noialtri che dall'In-
dia stavamo lontani. Un po 
di commiserazione, un po di 
aiuti, erano la risposta del 
resto del mondo, insieme a 
qualche sconfortato consiglio: 
perche non mangiano le vac
che? perche non uccidono i 
topi? perche non usano 
lo stereo di vacca per far-
ne concime invece che fame 
combustibile con un pazien-
te impasto cui lavorano ogni 
giorno le donne della fami-
glia? Ed anche quando la ri
sposta ai mali dell'India era 
seria e concreta — costru-
zione dl una potente base 
industriale che gia mette po-
tenzialmente l'lndia al llvello 
della Francia, che non e di
re poco — il resto del mon
do pensava che gia i pro
blemi fossero risolti, come 
se l'lndia fosse gia diventata 
moderna e 1'82 per cento del
la sua popolazione non con-
tinuasse a vivere in 570.000 
villaggi grandi e piccoli, mez
zo milione dei quali non co 
noscono ancora l'energia elet-
trica (e molte altre cose). E 
se la rupia veniva svalutata 
su pressione degli Stati Uni-

KALIKAPUR — La bandiera dei contadini sulle terre occupate. Uno di essi tlenc tra le man! un mazzeffo di spighe di riso, 
quasi mature. E' il rlso che I contadini stessi hanno colfivato sulle terre che erano state abbandonate da anni. 

QUATTRO DIRETTORI PER UNA SOLA «PROPRIETA'.. 

Storia segreta del «Corriere» 
DaHopuscc^o Corriere 

della Sera ovrero Si 
nre scio due roll* (ma 
anche tre). edilo a cura 
degli Am-.ci deU'Unild. 

Si pud dire che tl «Cornere 
della sera » iia nato due volte, 
Vide una prima tolla la luce 
noranladue annt fa. e una se 
cotda rolta dopo la Liberazio-
ne. quando fu messo in rendita 
con la tesiata « II nuovo Corrie
re del'a sera ». Ci occupcremo 
di questa sua seconda nta. Id 
quale commcia. per cost dire, 
con un tradtniento. Il «Come-
re» era uscito anche durante 
il penodo nanfascista, diretto 
da Ermanno Amicticci. e si era 
distinto per la intransigema con 
cui aveva fianchegaiato e dijeso 
la politica della repubblica di 
Said e degli aUeati nazisti. ma. 
nel contempo. la c proprietd > del 
giornale. doe i tre frateUi Cre-
spi. Mario. Aldo e Vittorio e 
Yamministratore Aldo Palazzo 
avevano preso contatto con uo-
mxm del CLS ai quali aveva
no promesso che. sopraggiunta 
la hberazwne. la quale si pre-
sentiva immancabile e probabQ-
mente tmminente. la «proprie
td > avrebbe versato al CLS gli 
utili Tealizzati con la rendita del 
giornale dall'S settembre al gior
no della cocdata d«i naujasci-
stL Era una cifra grossa, spe-
cialmente per quei tempt: cen
to, forse centocinquanta milioni, 

forse piu. Ma dopo U 25 aprile 
di questo impegno non fu piu 
fatta parola. Come al solito t 
padroni, lestissimi a incassare, 
non trovano mai d momento per 
restituire. Un senatore democri-
stiano oggi defunto. nolo coto-
mere. Piero BeUora. soleva di
re in milanese: * Quando debbo 
ftrmare un assegno. gu la man 
anchilusada >. 

Ma poiche piove sempre sul 
bagvato, alia « proprietd * del 
* Comere » ando bene anche un 
secondo colpo. Vn certo giorno 
essa ntenne che fosse venuto & 
momento di narere ta vecchia 

testata del giornale, per U cui ot-
tenimento sarebbe bastato can-
ceUare quei €nuovo* che prece-
deva 0 vecchio name. Ma Vope-
razione doveva essere consentita 
dalla presidenza del Consiglio e 
i Crespi si preoccuparono di as-
sicurarsi Vappoggio di qualche 
autorevole esponente deUa DC. 

Si era vicmi alle elezioni del 
2 giugno '46 e i partiti dovevano 
affrontare gravi spese elettorali. 
I Crespi si dichiararono disposti 
a versare un contrihuto. e que
sta forse sarebbe stata una buo-
na occasione per ricordare loro 
che di quegli utili del tempo na-

v*>> 

zifascisla, ripetutamenle pro-
messi. non se ne era piu fatto 
nulla. Ma nessuno. preso dal-
Yantica soggezione dei poveri 
verso i ricchi e dalla reverenza 
degli umili nei confronti dei po-
tenti. oso ricordare la promessa 
mancata. Cosi t Crespi. che pen-
savano di dover versare chissd 
quale cifra. se la cavarono con 
il contnbuto di tre milioni. di 
cesi tre milioni. Quando Aldo 
Crespi. usci dal ccAloqmo con-
clusiro in cui era stato deciso il 
versamento dei tre milioni. era 
raggiante. Era meno di una ele-
mosma. 

La storia del « Corriere » nel 
dopoguerra e. m un certo senso. 
la storia dei suoi direttori. Co-
mincid. subito dopo la Libera-
razione. con Mono Borsa, de-
mocrat'ico e antifascista. mili
tants dei Partito (TAzione. Bor
sa era repubblicano e condusse 
la campagna elettorale per U re
ferendum istituzionale dalla par 
te dei repubblicant. Una mattina 
si senti chiamare al telefono 
daUa * proprietd ». ma ben pre
sto venne sostituito da Gugliel-
mo Emanuel, col quale commcia 
la escalation reazionaria del 
€ Comere ». perche Emanuel era 
antifascista ma non repubbli
cano. Ecco un primo passo in-
diet ro. II nuovo direttore. pro-
venendo da Napoli. non sapeva 
nulla di quanto era successo al 
Sord. di cui gli erano serena-
mente ignoti, problemi. clima e 

politico. Diceva agUi amici: 
c Tutti parlano. qui. di consigli 
di gestione. Ma che consigli to-
giwno dare? Forse che gli indu-
striali non ne sanno abbastan
za? ». 

Qrmai. con Guglielmo Ema
nuel, la vocazione monarchica 
e anticomumsta dei Crespi. non 
conosceva piu freni. 

Dopo Guglielmo Emanuel fu 
la volta di Mario Missiroli. Sot 
to di lui tl t Corriere » divento 
decisamente. senza pentimenli. 
Yorgano della conservazione. nel 
senso piu stretto della parola. 
Missiroli diceva: c Di Milano. io 
ho capito tutto. Non bisogna toe-
care niente, muovere niente, 
cambiare niente. Le cose ven-
gono verso di noi da sole, e tl 
"Comere" deve aspettarle >. 

Era allora arcivescovo di 
Milano monsignor Montini e Mis
siroli diceva: c Possiamo stare 
tranquilli. Questa i una cittd 
dove credono che Montini sia un 
uomo di sinistra. Guai a delu-
derli >. 

Missiroli trattava tutti da pari 
a pari. Senm lo chiamava Pie-
tro. De Gasperi lo chiamava Al 
c'ide. con entrambi era in gran
de amicizuj. Ma odiava Togliat-
ti. che non aveva mai vciuto 
parlargli e. crediamo. neppure 
conoscerlo. Missiroli ha scntto 
molti articoli in cui sostiene che 
i comunisti sono i credenti di 
una loro « disumana religione > 
t sono < estrone* > in mezzo al 

€ nostro popolo >. Questa sua te
si viene anche dal disprezzo che 
Togliatti gli dimostrava. 

Ma t Crespi non erano con-
tenti di Missiroli. non soltanto 
per H suo scanzonato tmmobtli-
smo. ma soprattutto per la dif
fidenza che il suo cinismo su-
scitava in loro. lntanlo. con I 
nuon tempi, ogni preoccupazto-
ne di apparire antijascisti era 
definitivamente scomparsa. Qua-
lunque fosse il suo passato. la 
« proprietd >. ora. aveva bisogno 
dt un uomo che sapesse c fa
re > il giornale e non era neces-
sario che. nello stesso tempo. 
pensasse. La capacitd dt Alfio 
Russo. insieme alia sua ignoran-
za, davano un affidamento sicv-
ro: somaro e bravo. L'ideale dei 
Crespi e apparso incarnato. Ma 
il <Corriere* ha anche H suo 
centro-sinistra. Alia dominazione 
dei vecchi frateUi Crespi. dei 
quali e rimasto in vita 0 solo 
Aldo. ormai piu che ottantenne. 
vanno sosutuendosi i loro figli, 
Giulia Maria Mozzoni. fioVta di 
Aldo. e Mario, figlio di Vittono. 

Si attribmsce loro una qualche 
ostilitd nei confronti di Alfio 
Russo. che giudicherebbero. 
con gli intimi, c un po' stupido ». 
Se vorrebbero un altro « an po' 
inteUigente» e pare che que-
st'altro lo vedremo dopo le ele
zioni. II centro-sinistra del c Cor
riere > e tutto in questo c un 
po'». Avremo un direttore so-
cialdemocratico? 

tl d'Amorica, noi non ne sa-
pevamo niente. E se il quar
to piano quinquennale si are 
nava al punto da non poter 
piu decollare, la notizia non 
colpiva la fantasia, che con-
tinuava ad essere invece ab 
bacinata dal conretto, eviden-
temente falso, che plani quin-
quennali e socialismo fossero 
tutt'uno e che i pianl quin-
quennali, una volta annuncia-
ti, marciassero per conto lo 
ro. 

Vi sono cosl alcune Idee 
da rivedere, alcuni concetti 
da aggiornare, su questo pae
se che per alcuni versi appa-
re piu moderno e spregtu 
dicato del nostro, come si 
rende conto chiunque assl-
sta ai fuori-programma del 
cinematografo, e li sropre im-
perniata sulla propaganda al 
family-planning, la pianiflca-
zinoe delle nascite, che entra 
di straforo anche nel film 
in programma, nonostante 
non e'entri per nulla. Eppoi 
si spinge, in modo molto me
no modemo, ad offrire 
una radiolina a transistor a 
chi accetta di farsi steriliz-
zare per non avere piii figli; 
eppoi scopre che questa pro
messa non e possibile mante-
ncrla per almeno due ragio 
ni: primo, perche verrebbe a 
costare troppo; secondo, per
che in attesa della radiolina 
nessuno put si laceva steri 
lizzare. Eppoi ripiega, piii 
economicamente, su un au-
mento delle razioni di zuc-
chero: un p6 piu di zucche-
ro al mese se si accetta di 
non poter piii generare. E 
questa era la notizia ultima 
prima che lasciassimo l'ln
dia; non possiamo garantire 
che essa sia vera anche og
gi, se le riserve di /irchero, 
cioe. abbiano consent no di 
mantenere l'impegno e se le 
razioni abbiano potuto esse
re realmente aumentate. 

Ma la razione, usata qui 
come incentivo in un setto-
re che in fondo interessa sol
tanto una minoranza di perso-
ne (minoranza che di per-
sone ne conta, per6 a milio
ni) , acquista in India, se rl-
ferita al riso, il valore di 
un'arma assoluta. Davanti al
le ration shops, le botteghe 
dove vengono distribute le 
razioni settimanali di riso, 
lunghe code di uomini e di 
donne attendono paziente-
mente, o con impazienza, il 
loro turno. Non scompaiono 
mai. se non quando tl riso 
e esaurito. Ed e qui che il 
cibo si rivela dawero, come 
disse una volta Orville Free
man. ministro dell'agricoltu-
ra degli Stati Uniti d'Ameri-
ca, come un'arma terribile 
che, nel caso specifico, gli 
Stati Uniti implegano contro 
il governo centrale dell'Unio-
ne Indiana, e il governo cen
trale dellUnione Indiana im-
piega, a sua volta, contro I 
governi dei singoli Stati che 
non gli siano graditi. 

Un limite 
aggirabile 

Attomo al problema del ci
bo si costruisce cosi una po
litica. e si combatte una lot
ta che diventa sempre piii 
cosciente lotta di classe, che 
investe le strutture sociali 
della campagna Indiana ed il 
rapporto fondamentale di ba
se, tra chi lavora la terra 
e chi sfrutta il lavoro altrui. 
II problema dell'India, cosl, 
toma ad essere quello che 
in realta e sempre stato il 
problema di tutti i paesi a 
maggioranza contadina; e se 
negli ultimi vent'anni una cer-
ta riforma agraria ha cau-
sato l'apparizione nei villag
gi di nuovi strati e nuovi ce-
ti che complicano il proble
ma dei rapporti di classe e 
non permettono di offrire al-
l'lndia la positiva ricetta uti-
lizzata da altri paesi, e an
che vero che una riforma 
condotta dall'alto, anziche dal 
basso come nel caso di al
tri paesi (la Cina, ad esem
pio), ha consentito che la ter
ra rimanesse. in molti casi, 
concentrata nelle stesse ma-
ni. II limite di 25 acri im-
posto alia propneta ternera 
e facilmente aggirabile, e c'e 
chi possiede ancora, tutti in
sieme e ufficialrnente, acri 
venticinquemila di terra, 

Cosl non vi e da meravi-
gliarsi se il ricordo di Telen
gana toma non appena in 
India si venfichi qualcosa co
me la rivolta di Naxalbari. 
E spieghiamo: Telengana fu 
la vastissima zona in cui nel 
1948 i contadini presero le 
armi e si impossessarono del
ta terra in una lotta che 
coinvolse milioni di persone 
e centinaia di migliaia di et-
tari; e Naxalbari e il nome 
del villaggio neU'esiremo 
Nord del Bengala ocddenU-
le dove la scorsa estate esplo-
se un'altra rivolta contadina. 
La quale meno violent*, me
no estesa, pochi chilometri 
quadrati e poche migliaia di 
persone, approfondi la crisi 
della sinistra che gia era dl-
visa e mise in pericolo il go
verno del Fronte unito che si 
era costituito da poco. ma 
nello stesso tempo fece cor-
rere i brividi lungo il filo 
della schiena della borghesia, 
non tanto per il pericolo rea
le che questa ribeilione le fa-
ceva correre, quanto perche 
essa indicava che almeno in 
certe zone era stato reggiun-

to un punto dl rottura ni
tre il quale non poteva es-
servi che lo scontro diretto. 

Ed e a questo punto che 
torna, in concreto, la doman
da: dove va l'lndia? Dopo 
venti anni, questo comincia 
ad essere il tempo di una 
risposta che non pub piu tis 
sere Interlocutona, evastva. 
soffocata sotto rentusiasmo 
della ritrovata indipendenza 
politica e di una politica este-
ra attiva, che oggi non c'e 
piii. II contrasto dl classe, 
esplodendo, ha mandato al-
l'aria il predominio del Con 
gresso, che nel febbraio scor-
so ha avuto solo 11 35 per 
cento del voti, mentre il re
sto e andato alle opposizio-
ni; e che, se ha mantenuto 
come dicevamo una fragile 
maggioranza assoluta al Par-
lament o centrale, ha perso II 
controllo su 9 del 17 Stati 
dell'Unione. 

Incognite 
e pericoli 

E* flnita cosl un'epoca, e 
un'altra se ne apre, piena di 
incognite e di pericoli nuo
vi. E se nel corso della no 
stra mdagine in India abbia 
mo racrulto in ogni ainbicn-
te le piii diverse risposte Mil 
piii divers! problemi, allium) 
su un punto l ntisin interlo
cutor! si sono dimostrati d'ac
cordo: che e connnciato da 
febbraio un nuovo capitolo 
della storia dell'India moder
na. In ogni altro caso 11 glu-
dizio e stato drastico e ne-
gattvo, ed e questa unanlmi-
ta di consenso negntivo che 
ha permesso la costituzione 
in certi Stati di coalizionl in 
cui numstri di sinistra sie-
dono accanto a ministri dl 
estrema destra. 

Alleanza innaturale? Lo sa
rebbe, ci e stato detto, se 
il partito del Congresso non 
fosse quello che e e che e 
sempre stato: sinonimo di 
oppressione, da abbattere con 
ogni mezzo. Ma alleanza, que
sto si che e certo. tempora-
nea, che non durera a lungo, 
e dietro la quale vi e una 
realta che pesera sempre piii 
sull'India e su di noi: la si
nistra, articolata nei suoi due 
partiti comunisti e in forma-
zioni minori che si dicono 
marxiste o almeno nel nome 
si richiamuno al socialismo, 
e in linea generale divisa e, 
nel dettagho, forte solo in 
alcuni Stati costieri. La de
stra. che si p.spriinp nei par
titi Swatantra (impudicamente 
proamericano) e Jana Sangh 
(piii forte e pericoloso per
che piii organizzato e militan-
te, piii abile nella seelta del
le parole d'ordine. dotato di 
una organizzazione paramili-
tare e parafascista) e inve
ce piii forte nella fascia degli 
Stati centrali, dove vive la 
maggioranza della popolazio
ne indu. 

I democratic! Indian!, o al
meno molti di loro, ritengo-
no che il voto a favore di 
questi partiti di destra sia 
meno un voto di destra e 
piii un voto anti-Congresso, 
dato che in queste zone cen
trali dell'India il partito or
ganizzato di destra era Tuni
ca forza anti-Congresso pre-
sente sulla scena. la sinistra 
non essendovi che sporadi-
camente rappresentata. Ma re-
sta il fatto che in queste 
zone, dove la destra era for
te anche al tempo degli in-
glesi e dei principi indiani. 
la destra continua ad essere 
forte anche oggi, e la sini
stra continua ad esservi de-
bole. 

Dei due partiti della destra 
lo Swatantra, ad esempio, ha 
gia chiesto la messa al ban-
do di entrambi i partiti co
munisti: assicurandoci il suo 
presidente, con grande ana di 
tranquillita, con voce serena, 
che si tratta di « proteggere » 
la gente dalle idee sbagliate 
e che, in fondo. non c'e nul
la da temere da una mlsura 
del genere: se i comunisti 
dovessero resisiere. disse. si 
potrebbe sempre reprimerli 
e del resto, con una «gran
de coaliziones di tutti i par
titi sanamente di destra al 
potere. essi sarebbero isolati 
dal resto del paese. 

Meno ottimista. un espo
nente del Jana Sangh si dl-
chiaro contrario ad una mi-
sura del genere perche dia-
se, se permettiarco al parti
to del Congresso di mettere 
fuon legge i comunisti, chi ci 
garantisce che poi non adot-
tera la stessa misura anche 
contro di noi? E non c'e dub-
bio che il ragionamento sia 
corretto, dal momento che 
il partito del Congresso, aven-
do il potere in mano, ha gia 
dimostrato ampiaxnente di 
volerlo e saperlo usare per 
mettere fuori circolazione i 
suoi awersari. Come accad-
de al momento del conflit-
to dno-indiano, quando nel 
Kerala i comunisti vennero 
messi in galera ed il com
pagno Namboodiripad, anda
to a chiedere che ai comu
nisti venisse consentito di for-
mare il governo dello Stato 
dato che le elezioni le aveva
no vinte loro, si senti rispon-
dere che questo forse era 
vero, ma era anche vero che 
i comunisti, essendo in gran 
parte in galera, la maggioran
za, a norma di legge, non 
ce ravevano piii. 
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