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Un'agile sintesi di Giuliano Pajetta 

La Russia 
rivoluzionaria 

» 

II libro si propone di avviare i piu giovani a riflet-
tere sui problemi politicostorici che ci pone og-
gi, per la nostra prassi, la Rivoluzione d'Ottobre 

Si sono moltiplicati, in 
questi anni, i testi di storia 
della Russia e particolar-
mente della sua rivoluzione; 
molti superficiali ed inficia-
ti di tendenziosita, altri di 
valore. Mancava, perd, un te-
sto agile, iineare, che riuscis-
se a racchiudere in un rac-
conto filato il quadro stori-
co-politieo di quegli eventi. 
II merito del libro di Giulia
no Pajetta (La Russia rivo
luzionaria. Ed. Riuniti, 19G7, 
pp. XIII-226, L. 1500) sta nel-
l'averci dato un testo di que-
sto genere, che vale ad in-
formare chi, per la prima 
volta, si accosti a qucgli 
eventi, o voglia avere una 
propcdeutica per piu com-
plesse letture, o anche voglia 
ritrovare, dopo letture piu 
vaste, come in sintesi, l'in-
sieme di quel processo sto-
rico. 

Era certo facile, in un te
sto di questo genere, ispira-
to da una precisa passione 
politica, cadere nella apolo
gia, nella propaganda e < ti-
rar via » di fronte ai proble
mi difficili. Pajetta, per 
quanto gli era consentito dal 
carattere dcU'opera e dalla 
sua brevita, non lo ha fatto. 
Egli dice che il suo libro 
non ha «la pretesa di es-
sere un testo di storia, nel 
senso corrente della paro-
la >. Non si e proposto di in-
dagare font! nuove, di darci 
« scoperte >. Ha voluto dar
ci « ...un quadro storico e 
politico, seppur sommario, 
del movimento rivoluziona-
rio che ha portato alia rivo
luzione d'Ottobre ». Ma i pre
cedent! economici, social! e 
politic!, la condizione obiet-
tiva, da cui scatur) la rivo
luzione, sono indicati. 

Importante e che la dovu-
ta attenzione s!a dedicata ai 
movimenti rivoluzionar! (dai 
decabrlsti agli anarchic! e 
ai populist!) che precedet-
tero la formazione del parti-
to socialdemocratico russo. 
Che la storia di questo par-
tito e del bolscevichi sia 
tracciata in modo che la ri
voluzione non appaia sorge-
re dal nulla, o solo da con-
dizioni obiettive, ma si pre
sent!, come d! fatto fu, qua
le !1 risultato di tutta una 
lunga, travagliata formazio
ne della forza politica che 
seppe guidare il processo 
della trasformazione rivolu
zionaria della Russia. Si pu6 
osservare, a questo proposi-
to. che una maggiore atten
zione a come venne svilup-
pandos! la teoria rivoluzio
naria dci bolscevichi, a certi 
aspetti del Che fare?, o al 
contenuto di Un passo avan-
ti e due indietro. Le due tat-
tiche della socialdemocra-
tia, avrebbe giovato. pur sen-
za rompere il racconto. 

Nell'A. e ben presente lo 
sforzo di dare il quadro di 

tutta la dialettica delle per
sonality che furono prota-
goniste della rivoluzione, 
evitando cosl di fare una sto
ria senza nomi, oppure pri-
va di alcuni nomi essenziali. 
II giudizio su questo o quel 
pcrsonaggio (anche sui piu 
discussi) si sforza di essere 
equilibrato ed oggettivo. 
Certi nodi del periodo in cui 
comincio ad affermarsl la 
direzione di Stalin: la di-
scussione e la lotta contro 
Trotskl, la lotta contro l'op-
posizione e la nuova oppo-
sizione, la questione geor-
giana — non vengono elusi. 
17 A. non cade nell'errore — 
in cui pur cadono ricercato-
ri che pretendono di far 
opera storiografica scientifi-
ca — di spiegare le vicende 
di quel periodo come una 
semplice lotta di Stalin per 
il potere personale, ma sa 
indicare la sostanza politica 
del confronto e il carattere 
decisivo dei problemi in 
campo. Naturalmente, Tana-
lisi non pretende di essere 
esauriente e la risposta pe-
rentorla. 

Pu6 certo discutersl la pu-
riodizzazione: questa storia 
finisce con il primo piano 
quinquennale. E' vero che 
sino al "34 si ebbero solo 
mutamenti quantitativi nei 
modi di direzione del parti-
to bolscevico e che solo dopo 
si ehhe un mutamento di 
qualita, sicche, invcce di 
tornare alia normale vita di 
partito, € al rccupero di tut
te le ...force valide per lo 
sviluppo di una democrazia 
interna », si ricorse a quel 
metodo « di direzione assolu-
tamente centralizzuta », che, 
forse inevitabile durante il 
primo piano quinquennale, 
avrebbe potuto poi essere 
superato? Forse. il distacco 
tra i vari tempt della rivolu
zione non e cos? netto come 
pud apparire dalla premessa 
di Pajetta; sta di fatto che 
gli stessi capitoll che egli 
dedica ai vari period! post-
rivoluzionari riescono ad in
dicare! in quale senso andft 
gradatamente mutando il 
metodo di direzione del par
tito e come venne costruen-
dosi quella situazione che 
poi porto alle piu gravl de-
generazioni del periodo sta-
iiniano. Tl fatto insomma 
che l'opera finisca con 11 '34 
non elude le question! delle 
successive e gravi vicende, 
ma anzi dh un primo awio a 
comprenderle. 

Questo sforzo, percio, di 
riflettere e d! awiare i piu 
giovani a meditare sui pro
blemi. ancor prima che sto-
rici, politici. o politico-sto-
rici, che ci pone oggi. per la 
nostra prassi, la Rivoluzione 
d'Ottobre. costituisce il pre-
gio e 1'utilita del libro. 

Luciano Gruppi 

INCHIESTA IN ASIA DOVE VA L'INDIA? 
> . i 

IL FRONTE UNITO, 0 DELLA SPERANZA 
La poverta dei poveri dell'India — Un governo che ordina alia polizia di non dare ragione ai padroni 
I diciotto punti di un programma nuovo — I partiti imparano la difficile arte della coalizione 

Dal nostro inviato 
DI RITORNO DALL'INDIA. 

dicembre. 
Ci dlssero: badate, Nuova 

Delhi non e l'lndia; questa e 
la citta degli ulfici governa-
tivi, delle ambasciate, dove 
il cinquanta per cento della 
popolazione sa leggere e scri-
vere. E infatti, nella calda at-
mosfera dei saloni e del gran-
di alberghi e delle ambascia
te, nei ricchi salotti delle vil-
le signorili, sembrava di esse
re dovunque, meno che in In
dia. E tuttavia l'lndia era 11 
a due passi, all'ombra del 
Forte Rosso, in quartieri dal-
l'alta concentrazione umana 
e dalla altissima concentrazio
ne di miseria; dagli odori mai 
sentiti prima, nei quali con-
fluivano il sentore del merca-
to del pesce. delle collane e 
delle ghirlande di fiorl vendu-
te sui marclaplede. dei fornel-
li sui quail friggevano igno-
te pietanze , dello stereo di J 
vacca e di quello che bambi

ni vl deponevano, accanto, 
nudl sederi all'aria, con gio-
iosa indifferenza. Gruppi dl 
turisti passavano a frotte sde-
gnando incantatorl dl serpen-
ti e venditor! di ventagli di 
penne di pavone. 

A sera, questa umanita do-
lente si stendeva sui marcia-
piedi e vi attendeva. in un 
sonno profondo e immobile, il 
giomo seguente, con la spe-
ranza di una rupia, di mezza 
rupia, di un quarto dl rupia 
per poter sopravvivere; men-
tre un'altra India si affaccia-
va dalle pagine degli annun-
ci economici dei giornali, quel
la che richiedeva «una mo-
glle bella, colta, educata » per 
un <r dirigente industriale di 
28 anni con 2.000 rupie di 
stipendio al mese»; e la di-
stanza tra queste due diver
se umanita era superlore a 
quella che correva tra il ric-
sci6 tirato ancora a mano co
me nei racconti di Kipling e 
il reattore «Caravelle» che 
in due ore doveva portarci da 

Nuova Delhi a Calcutta, la 
capitale del Bengala occidenta-
le; citta di chissa quanti abl-
tanti (due milioni e mezzo? 
quattro milioni? sel milioni e 
mezzo?) in uno Stato dove vi-
vono 35 milioni di persone, 
dove e concentrato su trecen
to miglia quadrate il quaran-
ta per cento delle risorse com-
merciali e industriali dell'In-
dla; dove gli interessi stranie-
ri sono ancora tanto forti che 
una decislone del governo lo
cale ha ripercussioni imme
diate a Londra ed a Washing
ton e puo mettere in moto un 
complesso ingranaggio inter-
nazionale; dove la gente non 
si rassegna alia propria con
dizione e si ribella delle in-
giustizie con un vigore ed un 
coraggio che si richiamano a 
Mazzini ed a Garibaldi. 

E non siamo noi a dirlo: so
no 1 militati del Bengala. i 
professor! d'universita ma an
che gli studenti; e non solo 
gli studenti ma anche gli ope
ra!; perche" sembra che sui fi-

nire del secolo scorso e agli 
inizi di questo secolo 1'attivi-
ta rivoluzionaria e nazionale 
si svolgesse attorno a circoli 
fondati da intellettuali che 
avendo vissuto in Europa ave-
vano assorbito le idee dei due 
Italian!, e ne avevano fatto la 
propria bandiera. Oggi, torse, 
la distanza ha in qualche 
modo attenuato la chlarezza 
di giudizio sui personaggi (vi 
si aggiunge Cavour, con la 
qualifica di grande rivoluzio-
nario!) ma lo spirito di ri-
bellione della gente del Ben
gala non si e attenuato. 

In questo senso nemmeno 
Calcutta e nemmeno il Ben
gala sono l'lndia vera e pro-
fonda, quella del milioni dl 
Pellegrini che si immergono 
nel Gange. del Nizam e degli 
elefanti. della giungla e delle 
tigri che la infestano. Ma so
no sicuramente questo: il luo-
go in cui tutti i contrast! 
latent! dell'India salgono alia 
superficie; in cui 1 contrast! di 
classe sono piii acuti; in cui 

Berlino-Ovest: gridano contro gli USA 

BERLINO-OVEST — Dopo le vtgorose di-
mostrazioni degli unlversltari di Berlino-
ovest (cui si riferisce questa bella Imma-
gine scaHata sulla piazza Wuttenberg) 
contro la guerra di aggressione Usa al 
Vietnam, una serie dl scritte mural! e di 

cartelli sono apparsi nelle vie e nelle 
chlese della citta, in occasion* del Na-
tale. Un cartello appeso al porlone della 
chlesa Kaiser Wilhelm recava I'immagi-
ne dl un soldato americano che minaccla 
con un coltello un partiglano vietnamita. 

Sotto II disegno figurava questa scritta: 
c Cos) $1 difende la llberta nel Vietnam ». 
II movimento giovanile democratico e 
paclflsta tedesco si rafforza. Nelle ulti-
me eleztoni all'Ateneo la sinistra unlta 
ha ottenuto II primo posto. 

la natura di ogni strato so-
ciale e di ogni corrente poli
tica si rivela interamente, cru-
damente, senza mediazioni; in 
cui lo scontro verificatosi nei 
mesi di ottobre e di novem-
bre attorno alia questione del 
Fronte unito dell'opposizlone 
ha prefigurato con dramma-
tica evidenza quanto potra ve-
rificarsi domani, ed a non 
lunghissima scadenza. su sea-
la nazionale. 

Quando cib accadra, non sa-
rh nello stesso modo e con 
gli stessi mezzl, perchd ogni 
parte dell'India b diversa e ir-
ripetibile: ce lo hanno det-
to in molti, ammonendoci a 
non generalizzare. Ma proprlo 
nel momento in cui ci si av-
vertiva che non bisognava ge
neralizzare, si affacciava alia 
mente de! nostri interlocutori 
quell'altro pericolo: che ogni 
parte dell'India vada per con-
to suo, In una sorta di « bal-
canlzzazione» a livello sub-
continentale, per evitare la 
quale Tunica carta da gioca-
re sarebbe proprio I'immen-
sita del paese, che potrebbe 
assorbire — o si esprimeva 
la speranza che possa assor
bire — anche i colpi piu du-
ri e drammatici. La nascita di 
partiti locali, a livello statale. 
magari piu forti dei partiti 
tradizionali, e un segno del 
nuovo, non necessariamente 
negativo, ma nemmeno ne
cessariamente positive che va 
maturando In questo senso. 

L'lmmodestia dei dlrigentl 
del partito del Congresso e 
tuttavia tale da non permet-
tere di sperare che la sconfit-
ta elettorale di febbralo ab-
bia loro insegnato qualcosa. 
In questo senso, dawero, 11 
caso del Bengala e tiplco. In 
febbraio il Congresso perse la 
maggioranza assoluta: nella 
precedente Assemblea legisla-
tiva disponeva di 157 seggl su 
un totale di 252; in quella 
uscita dalle elezioni di feb
braio si ritrovb ad avere. su 
un totale di 280 seggi. 127 de-
putati. L'immodestia consiste 
in questo: che il signor P.C. 
Sen, gia ministro-capo (primo 
minlstro) del governo del Ben
gala occidentale. ci indlca le 
cause di questa grossa scon-
fitta in due circostanze evi-
dentemente irrilevanti: l'« usu-
ra» dovuta dalla lunga per-
manenza al potere. e la scis-
s!one avutasi nel partito do-
mlnante con la nascita di una 
formazione chiamata Bangla 
Congresso, il « Congresso del 
Bengala i>. Tra questo Congres
so nuovo, ed il Congresso vec-
chio, cl ha detto il signor Sen. 
non vi e alcuna differenza 
ideologica, a ma solo qualche 
scontro di personalita»: uo-
minl del Congresso erano. in
somma, e uomini del Congres
so sono rimasti, anche se 
schieratisl dalla parte oppo-
sta e con i loro 34 deputati, 
e insieme al 43 del Partito co-
munista indiano (marxista), 
ai 16 del Partito comunista in
diano, al 13 del Blocco pro-
gressista. ai 7 del Partito so-
cialista di Samyukta, ai 7 del 
Partito soclalista Praja (mala-
mente socialdemocratico, per 
intenderci), a quelli di vari 
altri partiti minor! e ad una 
dozzina dl lndipendenti han
no finito col formare, dopo 
le elezioni, un governo di 
coalizione detto del Fronte 
unito. 

V i a g g i o a t t r a v e r s o I" I ta l ia d e l l a s e t e - PALMA DI MONTECHIARO 

I neri pozzi della miseria 
Un paese assurfo ormai a tragico simbolo di squallore, miseria e malattia — La mortalifa infantile e tra le piu alte del mondo — L'acqua potabile 

arriva una volta ogni venti giomi — Sette bambini su cento affetti da cecita per tracoma — « Ma lei vuole ancora parlare di Palma ? » 

Dal nostro inviato 
PALMA DI MONT& 
CH1ARO. dicembre 

La stanza era buia. il lume ad 
olio nverberava sulla veste btan 
co di un Cnsto che reaoeva Ira 
le mani un cuore enorme e cor& 
nato di spine 11 pavtmento era 
MCIVOIOSO di umiditd; la donna 
che mi aceva accompagnato, 
adesso stava togliendo da una 
panca una bracctala dt bianche 
Tia per fami sedere. 

Seaht. alle mie spalle. qual
cosa di mezzo tra U singulto e tl 
0emito. flebiie. e pareva quello 
«K un oattino ferilo. Mi voltai e 
rich una bambino. Stava acca-
saala su un paohencao; reggen-
dosi la testa tra le mam. vomi-
tava vermi in un cattno. A fiolti. 
rernu ptccolt e btancni. mo-
bilissimi La donna che mi ac-
compagnnva n build m oinocchio 
accanlo alia bambino e Ira un 
urlo e I'altro le facera baciare 
Vtmmagme di santa Rosalia. « E* 
mtracolata — aridava — i mi-
racolata*. 

La stanza si riempi d\ donne. 
La bambino miracolata conti-
ntiaoa a vomitare reggendosi lo 
fronte, ondo aranti per dieci 
minnti e io sentivo la nausea 
brvaarmi la gola, la bocca ple
na di saliva e slnngevo i denti 
per non star male. Quando smtse 
di romilare. patera morla. 

Ma.subtto le donne le si awt-
cmarono poriando una tana di 
aequo bollenie densa d, pmmette 
di galtma Glieta lecero here a 
forza e lei ix>mit<5 di nuovo ma. 
questa volta. »olc aequo e pnt-
me di oallma. Allora tutle le 
donne si mnero a pregare. per 
che i rermi erano fmili e lei era 
salvo. Do due giomi aspettavano 
che vomitasse. da due oiorm le 
dacano tazze d'acqua e piume 
•H oaliino, Se non vomitova, 
MOnpo sojfocata, Cosl mi disse-

TO e pare che sia vero. Che si 
possa monre soffocah dai piccoli 
ossiun bianchi. Quando si & cosi 
stremati e gracili come quella 
bambino di Ire anni. setfima fi-
glta dt una famiglia di brae-
cianti. a Palma di Montechiaro 

Piu tardi. la sera, nell'aria 
condizionata e mtida del JMy 
Hotel di Agnaento. qualcuno mi 
disse: < Ma vud parlare ancora 
dei vermi di Palma di Monte
chiaro? Lo sanno tutti che ci 
sono i vermi a Palma e che i 
bambini muoiono e che c'i fl 
d/o e la gente si disseta con 
aequo piovana. quando piove. 
Vuole parlare ancora? ». 

Voolio partarae ancora: »olo 
che le parole non puzzano. 

Le parole sono facdi da sen-
vere. Ma camminare per Pal
ma. con I'immondizta che amva 
alle caciglte e i fossateUi eft sco-
lo nert di escrementi di uomrai 
e bestie scavati in mezzo alia 
strada (se strada si pud chia-
mare un nostro di fango e ch 
marctume) che strartpano. e ar-
rampicarsi scivoiando su colline 
di detritt umam per arrivare da 
una casa aU'altra & molio pts 
difficile. E parlare i difficile. 
con gente che h guarda e won 
crede nemmeno alia tua foccia 
impietnlo di sgomento, nemme
no alia tua rabbia. perche loro 
non conoscono piu sgomento. ne 
rabbui ma soltanto il lento tra-
scorrere di giomi e d\ notti cu-
suti come bestie. tra bambvn 
malati e bestie malale e devo-
no pensare che tutto git xnene 
dal cielo. perche si sanno troppo 
innocent! per meritare tanto ab-
bandono da parte degli uomini 

A Palma. la mortalild tn/an-
tde i tra le piu alte del mondo. 
amva al 26%. A Palma il 97% 
della popolazione & affetta da 
vermi di tutti t tipt * aueili che 
ne sono immunt sono considerati 

strcaatu Perchi i vermi — dicona 

le donne — tl signore (i fa na-
scere con noi e mangiano la TO-
ba che noi mettiamo nello stoma 
co. portandosi quella cotttva e 
lasctanda quella buona ». 

A Palma. soltanto il 21'* delle 
case ha l'acqua e il 21 ha ga 
binetti c all'inglsse ». Ma lavan 
dim. gabmelti. baani. se ce ne 
fossero anche m ogni casa non 
semrebbero. perche a Palma 
l'acqua arriva ogni venti gior-
m e la gente fa la coda alle fon
tanels per rmscire e raccoglie-
re circa 60 Utri al giorno. meno 
di un lerzo del fabbisogno mi
nima stabUito. A Palma la gente 
paga circa 4 mUa tire alX'anno 
di tassa per l'acqua e poi. quel-
It che possono. pagano l'acqua 
m ragione di 5 mila lire oont 60 
fusti Ci sono una ventina di net-
turbun. ma soltanto pocht in ser-
vuto perchi tutti gli altri sono 
mvalidt o ctechi o parotitic* e 
pot quet pochi. non essendoci al-
tro da fare, non possono che 
accumulate un po' di immondizia 
alia periferia del paese. una 
volta al mese. « darte fuoco. 
una volta al mese. 

Ma rtmmondmo di Palma non 
4 * raccoglibUe»; le case sono 
dt malta dt gesso, i parimenti 
di terra battuta o di roccia: i 
difficile che una famiglia posste-
da piu di uno o due vani. 

Tutte le famiglte « coabitano » 
con animali da cortite. U H% del
le famiofte tcoabita* con capre. 
muli. vacche. cam, gattu 

L'enterocolite & — secondo lo 
uffiaale samtano di Licata — 
una malailta quasi cronica. II d-
fo. il paratifo sono obituaii a 
Palma. come il raffreddore a Mt-
lano. la febbre mallese (portota 
dalle capre) coipisce oltre d 11% 
della popolazione. Gli antibio-
tici hanno ndotto al minimo la 
dtfterxte. tl tetano, U kala-azar e 
hanno fatto del tutto scompanre 

U vaiolo. Ma si registrano alme-
no 5 casi all'anno di c pustola 
maligna ». che del vaiolo e paren-
te stretta, 

B nonostante gli antibiofict. tl 
tracoma porta alia cecitd o al
ia semicecitd sette bambini su 
cento. 

% E lei vuole parlare " anco
ra " di Palma dt Montechiaro? 
E" cosi da vent'anm. ci hanno 
scntto dei libn. sono venuti per-
sino doll'America, per vederla ». 

E io voglio parlare « ancora » 
dei 70 mila abitanti di Palma. 
che stanno in queste condizioni 
da vent'anm. che sono divenla 
U un caso di fama mondiale 
Forse. 4 per rendere piu agevo 
le la visita at turutt che hanm 
allargato e asfaltato la rampo 
di strada che sale dalla carroz 
zabile GelaAgrigento alle gngxe 
case di Palma E ci hanno messo 

una bella frecciona nuova. come 
per le panoramiche. La rampa 
asfaltata arriva in mezzo alia 
piazza e poi cominciano le vere 
case di Palma: la fine del 
mondo. 

Da Gela ad Agngenlo. la stra 
da 4 proprio bella e le giaUe ci-
sterne dell'ENl ci filano sopra 
con tutto comodo. come le mac-
chine della gente piu o meno 
importante. Carretti e cavallt 
non se ne incontrano quasi, e 
un dintto nostro lucenle. tra pirn 
di mare, da un lato le colline 
della terra dorata e dall'altro 
d Mediterraneo piu beUo * 

, viu verde che altrove. Uno non $i 
tognerebbe mai di pensare che 

• i ndosso di aueila strada i paest 
; itano neri pozzi di miseria e dt 
J fefore. 

II 6 marzo 1563. VAssemblea 
' Regionale siciltana approve uno 

4 gennaio 1968 

Per l'acqua: il PCI indice 
una giornata di lotta nel Sud 

II 4 gennaio 1 H I e Indetta 
d«l PCI una glomala ill lotta 
delle popolazioni m«ridionall per 
garantire l'acqua nelle case, per 
la terra, per le fabbriche, in di-
feta del suolo e della vita 
umana, per rlrrigailone diffusa 
neiragrlcoltura, per I servixl 
Igienici nelle case, nel quartieri 
• nel comonl. In particolar* le 
donne sono chlamate a partecl-
pare a questa giornata dl lotta. 
Corlei a delegation! s| rvche-
ranno presto le sedl del Co-

muni, degli Entl dl svlluppo, 
della Casta del Mezxogiomo e 
presso gli ispettorl egrari per 
richiedere I'esecuzlQne dl ope-
re pubblicne che garantiscano 
l'acqua. La giornata indetta dal 
PCI dovra rappresentare un 
grande movimento di unHa t di 
lotta meridionalistka, per su-
perarc Cassurda ed incivile con
dizione dl vita cui vengono co-
strette le popolazioni del Mez-
zogiorno d*ltalia. 

legge speciale per Palma e Li
cata. nata dalla fusione di due 
progetti presentati rispettivamen 
te dal comunista on Renda e dal 
lanfaniano on. Rubino. La legge 
precede lo slanziamento imme
diate di undid miliordi per sa-
nare la sduazione delle due 
citta 

Se si cerca di sapere che fine 
abbtano fatto questi undid mi-
liardi e come mai nemmeno un 
soldo sia arrivato ne a Palma 
ne a Licata. le risposte appoiono 
incredibilmente vaghe ed elusi
ve. I fondi furono affidati ad 
un comitato intercomunale. pre-
steduto dall'on. La Loggia e com-
poslo dat sindad e dagli asses 
sort ai lavori pubbbci di Licata 
e Palma. da due rappresentanti 
del Consiobo pronncwle di Agn 
gento. da un delegalo della Ca 
mera di commercio di Agngen 
to. due rappresentanti dei lavo 
raton. Ire esperti designati dal 
iassessorato regionale per lo svx 
hippo economico. tre rappresen
tanti dei Consign comunali dt 
Licata e Palma, due rappresen 
tanti dei coltiratori diretti, 

E gli undid mUiardi giacciono 
ancora neUe casse della Regio-
ne. II comunista onorevole Renda 
dice che la legge speciale fu 
un compromesso. che i dc in 
realtd chiedevano semplicemente 
la costruzione di infrastrutture 
da realizzarsi con prowedimen 
U straordinari. mentre i comu 
msU puntavano rullo svuuppo 
economico globale attraverso tm-
zialive finanziale da leggi stata-
(i e regwnali. 

Affermano t comunistt sicilia-
m che fu un errore I'aver co-
stitmto un comitato talmente far-
Toginoso, la cui formula si e 
dimoslrata piu demagogica che 
concretamente valida e accusa-
no. giustamenle, la Regione di 
non essere intervenuta tempeati-

ramente non appena e apparso 
chiaro che nessuno sapeva da 
che parte cominciare a spen-
dere gli undici miliardi « straor
dinari >. 

E Von. Rubino. che da qual
che tempo ha scello un alteg-
gmmento sfiduciato e un poco 
snob ritirandosi dalla lizza e re-
stando a coHivare il suo piccolo 
orto clientelare. ha dichuxrato 
che. effettivamente. questa legge 
speciale e stata un po' un pa
sticcio. Che le iniziative si so
no mosse €in un clima troppo 
ovattato > e porta di « forza ne-
oativa deU'ambiente * quasi che 
le colline aride e le strode su-
dide di Palma di Montechiaro 
ahbiano 0 magico potere di bloc-
care i molori delle benne e delle 
scaratnci. In realtd. ne a Pal 
ma ni a Licata si e vista traccia 
di benne e scavatnci. Gli un
did mdiardi sono sempre ben 
custoditi nelle casse di una Re
gione mspiegabdmente avara? Op-
pure sono stati spesi in qualche 
altro mistenoso modo e nessuno 
nesce a saperlo? 

cSa, i sicUiani sono lenti a 
muoversi* — dice Von, Rubino. 
Invece t oermi deJ Ufo sono rapi-
dissimi. onorevole. e ammazzano 
in fretta. 

Sembra. arm che c la forza ne-
gativa deU'ambiente* It facaa 
prosperare in tutta tranquulitd: 
basterebbero tre di quegii undici 
mxliardx per fare le fogne a 
Palma dt Montechmro. Ne baste
rebbero cinque per costnare an 
che una scuola e un ambula-
torio e un piccolo sbarramento 
sui fiume Platani che porti aequo 
almeno sufficiente a placare la 
sete. 

Annamaria Rodar: 

CALCUTTA — Un volto tra la folia, nella capitale del Bengala 
occidentale. 

Esso aveva un duplice sco-
po: primo quello di esclude-
re, per la prima volta, il parti
to del Congresso dal governo 
della cosa pubblica; secondo 
quello di fornire una alterna-
tiva positiva alle masse po-
polari del Bengala. con tutti 
i limiti e le pastoie imposti 
dalla struttura federale india-
na e dalle disposiz' ni della 
Costituzione che, ci i* stato 
detto con grande unaninutn, 
non e precisamente una Costi-
tuzione tra le piii democra-
tiche. Ministro-capo ne diven-
ne un uomo del Bangla Con
gress. Ajoy Mukherjee, vice 
ministro capo un comunista 
marxista, Joty Basu, ministri 
uomini di tutti i partiti com-
presi alcuni del partito comu
nista indiano ed un pcrsonag
gio chiamato Prafulla Ghosh, 
ministro della alimentazio-
ne, che era stato il primo mi
nistro-capo del Bengala dopo 
1'indipendenza ed era da an
ni lontano dalla scena politi
ca. Doveva essere attorno a 
questo personaggio gandhia-
no convinto, cioe, partiglano 
dell'onesta intellettuale e del
la non violenza — che la tra-
gedia del Bengala doveva poi 
svolgersi: attorno alia sua 
persona, va detto. ed attorno 
al suo ufficio che, controllan-
do l'alimentazione, controlla-
va anche la leva piii delicata 
e importante di tutta la mac-
china governativa e statale, e 
1'arma decisiva di cui il go
verno e dotato. 

Con l'aggiunta di altri per
sonaggi, naturalmente, e di al
tri important! uffici: il gover
no centrale, il governatore 
Dharma Vira, il signor Atu-
lya Ghosh, amministratore del 
partito del Congresso a livel
lo nazionale, ed uno dei suoi 
uomini piu sinistramente po-
tenti. la polizia, e inline il 
generale Manekshaw. coman-
dante delle forze annate del 
settore orientale e grande 
amico di Birla. il grandissi-
mo magnate dell'industria tes-
sile indiana (e non solo tessi-
le: 1'impero sta estendendosi 
ad altri settori tra i piii mo
dern! dell'economia). 

Ne abbiamo gia parlato a 
suo tempo, ma vale la pena 
di ripetere 1 punti fondarnen-
tali del programma che i 14 
partiti riuniti nel Fronte Uni
to avevano elaborato in di
ciotto punti che. secondo al
cuni osservatori. erano troppi 
per costituire un'arma effica-
ce di lotta ed un programma 
che colpisse la fantasia della 
gente e invece. secondo altri, 
erano 11 minimo che 14 parti
ti di ispirazione e onentamen 
ti tra i piii diversi, ansiosi 
ognuno di metterci dentro 
qualcosa di loro. potessero ela-
borare. 

«11 popolo del Bengala oc
cidentale — diceva il pro
gramma — ha vronundato il 
suo verdetto contro il mai-
governo del Congresso, ed ha 
ingtunto ai suoi rappresentan
ti di organizzare una ammi-
nistrazione onesta, pulita ed 
efficiente, con ministri capa-
d ed onesti che godano del
la pubblica ftduda... d Fronte 
Unito e menamente cosciente 
della gravxta della situazione 
creata dalla mefticientc e cor-
rotta condotta det pubblict at-
tan da parte del Congresso. 
dalla mancata utdizzazione e \ 
dalla dispersione delle risorse 
dello Stato attuata attraver
so canalt sbagliati e spesso fu
ndi e daf fatto che nemme
no i bisogni minimi fonda-
mentalt delle masse sono sta
ti soddisfatti. II Fronte Unito 
e pure cosciente degli ostaco-
h che si frappongono al buon 
funzionamento del governo 
statale, dalle limitazioni impo-
ste dalla Costituzione, dalla 
stagnazione delle risorse e dal 
tratlamento tngeneroso da 
parte del governo centrale 
che nega al Bengala occiden
tale la sua parte legitttma 
nei programmi di svtluppo e 
per sino la sua parte di xnve-
n delle riserve centrali. Ma 
anche cosl, il Fronte Undo si 
sente tncoraggiato ad assume-
re la pesanle responsabilita 
dalla fiducia concessagli dal 
popolo.- ed e ftducioso dt po
ter superare tutti gli ostaco-
h che si elevano sulla via del- 1 

I'avamata populare >> 
L'appello era suguito dai IB 

articoh programmatici. di cui 
eccone alcuni fra i piii im-
portanti: 1) il governo del 
Fronte Unito <r fara tutto il 
posstbde per soddisfare i bi
sogni fondamcntali del popo
lo per quanto nguarda ali-
mentazionc, alloggio. educa-
zione, assistenza sanitaria e 
possibility di impiego»; 2) 

... «combattera senza posa la 
corruztone ed il nepotismo 
negh arnbienti ufficiall e non 
ufficiali, i profittatorl. I'imbo-
scamento dei viveri, il mcrca-
to nero. I'accumtdazione di 
ricchczze illegalmentc acquisi-
te, I'adultcrazione del cibi e 
dei vicdicinali e tutte quelle 
aziom antisociali sviluppate 
sotto il dominio del Congres
so. e libercra le forze delta li
berta e del progresso»; 3) 
... «attucra riforme agraric 
progressive... presterb. parti-
colare attenzione agli acuti 
problemi dei contadinl pove
ri... »; 4) ...«ogni sforzo sard 
compiuto alio scopo di orga
nizzare un meccanismo in-
corruttibile, efficacc. adatto al
le necessita ^per distribuire 
equamente ed a prezzi ragio-
nevoli i generi di prima ne
cessita). 11 commercio del n-
so sara intrapreso dallo Sta
to »; 8) a La causa degli opc-
ral e dei contadini, sui quali 
sono basate in primo luogo 
la produzione e lo sviluppo 
economico. riceverd un appog-
gio adeguato e le condizioni 
di lavoro nelle fabbriche e 
nei campi saranno sostanzial-
mente migliorate. Si studiera 
la possibllita di fissare salari 
minimi per tutte le categorte 
dt lavoratori. sia netl'industria 
che nell'aqricoltura»;... 14) ... 
«// Fronte Unito riorientera 
I'esecutivo e la polizia in mo
do consono alle aspirazioni 
democratichc del popolo »; 18) 
a II Governo non si basera so
lo sulla macchma amministra-
tiva per attuare questa politi
ca, ma cerchera 1'attivo con-
corso del popolo su tutte le 
questiont ed a tutti i livelli. 
Gli entl di autogovcrno loca
le saranno democratizzatl e 
rivitalizzatt in modo che essi 
rappresentino veramente il po
polo e siano rest piii efficaci, 
e liberi dalla corruzione e dal 
nepotismo : 

Questo non era un pro
gramma livoluzionario. Era 
un programma, tuttavia, mol-
to piii avanzato di quanto non 
fosse la coalizione di partiti 
che lo avevano approvato e 
di quanto non fossero dispo-
sti ad essere molti degli uomi
ni che questa coalizione com-
ponevano Esso anticipava. in
somma, la creazione di quel
la effettiva e concreta unita 
che ne avrebbe reso possibi-
le 1'attuazione e che avrebbe 
dovuto essere. prima di tutto, 
una effettiva unita delle si
nistra e. naturalmente. dei 
suoi due partiti comunistl, che 
avevano combattuto divisi la 
battaglia elettorale in concor-
renza tra di loro ed aveva
no quindi scientemente limi-
tato il successo delle forze 
popolari. piegandosi alia colla-
borazione soltanto quando la 
aritmetica dei risultati eletto-
rali dimostrd che vi era sol
tanto una strada per battere 
il partito del Congresso, quel
la dell'unita d'azione. Ma fu 
una unita d'azione difficile da 
conquistare. e piii ancora dif
ficile da imparare: era diffi
cile doe imparare che pro
prio il carattere della coali
zione e della necessana unita 
d'azione imponeva dei limiti 
sever!, cosl come limitato 
era il raggio d'attivita della 
coalizione. 

Ma e proprio vero che 11 
raftpo d'attivita della coali
zione era tanto limitato? 
Quanto accadde nelle campa-
gne. quando accadde nelle fab
briche. quanto accadde nelle 
citta tra febbraio e novembre 
dimostra che qualcosa di nuo
vo si era effettivamente veri-
ficato nel Bengala. Sara ne-
cessario esammarlo prima 
dl raccontare come si giunse 
alio strangolamento del Fron
te Unito. 

Emilio Sarzi Amade 


