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Conclusione di un'inchiesla dell'Unita 

La grande sete 

del Mezzogiorno 
Ho percorso migliaia di chilometri, ho in-
contrato neve e pioggia, fiumi e laghi, vi-
coli trasformati in torrenti, sorgenti che 

si perdono tra i sassi: ma ho visto spesso 
donne disperatamente darsi da fare per 

trovare acqua per le loro case 

Cominciamo con Ic cifre: 
e la maniera peggiore per 
cominciarc un racconto, di 
solito. Ma queste cifre de-
vono essere dette, tutte in-
sieme, cosl massiece- Hanno 
l'eloquenza violenta di una 
realta che la gcnte vive nei 
suoi quotidinai frammenti, 
ma che nel suo complesso 6 
conosciuta soltanto dall'Isti-
tuto centrale di statistica 
che ha fatto le ricerche e 
dal governo della Itepubbli-
ca itaiana che le ha commis-
sionate. 

Pubblicate, lette, commen
tate: e la risposta sono al-
tre cifre, questa volta per6 
molto astratte, che stanno 
nel Piano generale per gli 
acquedotti. Cifra contro ci-
fra e la questione, per chi 
ci governa e conclusa. Cifra 
contro cifra e la questione, 
per chi la patisce sulla pro
pria pelle e su quella dei 
propri figli e una catena di 
ore disperate. 

Le cifre dell'acqua, nel 
mezzogiorno d'ltalia. In Pu-
glia: due milioni e mezzo 
senza € risorse idriche suf
ficient! >, su tre milioni e 
mezzo di abitanti. Un milio-
ne e ducccntomila in Cala
bria su un milione e 944 
mila. Un milione e 300 mila 
in Campania, su quattro mi
lioni e mezzo. Quattrocento-
mila in Molise su 966 mila. 
420 mila in Basilicata su 
644 mila. E abbiamo gia 
visto i dati della Sicilia, 
della Sardegna e del Lazio. 
Piu di un terzo degli abi
tanti del Meridione vivono 
senz'acqua. 

Ho percorso migliaia di 
chilometri in questa « Italia 
della sete »: dai sobborghi di 
Roma agli Abruzzi, da Cam-
pobasso a Matcra, da Cosen-
za a Palermo, Trapani, Agri-
gento, Caltanissetta. Ho in-
contrato neve e pioggia e 
fiumi piccoli e grandi e laghi 
e strade trasformate in pa-
ludi di fango e vicoli trasfor
mati in torrenti e colline 
che vengono inghiottite dal
le acque del sottosuolo e 
sorgenti che si perdono tra 
sassi e sterpaglie. 

Ho visto le donne di quc-
tti paesi pcrcorrcre decine 
di chilometri al giorno pie-
gate in due sotto il peso di 
orci, di secchi, di barilotti; 
le ho viste lavorare ore ed 
ore soltanto per raccogliere 
acqua, e inventarc cento so-
luzioni per non pcrdcrc una 
goccia di pioggia. Le ho vi
ste stanchc, disperate, pa-
zienti c insicme picne di 
rabbia. Mai rassegnate: ho 
sentito qualcuna di loro 
imprecare contro il ciclo e 
altre contro la malasorte. 
E tante, ma proprio tante 
quasi tutte, imprecare con
tro il governo e i suoi rap-
presentanti. Ho letto le lo
ro testimonianze. Dice una 
donna di Roccamena (Si-
cil ia): «D'inverno si met-
te la quartara con l'imbu-
to fuori per raccogliere 
l'acqua. per non bore I'ac-
qua del vallone che 6 ama-
ra e fa venire la febbre. I 
bambini gridano che voglio-
no acqua. L'estate pu6 sta
re cinque mesi senza pio-
vere. Si manda a prendere 
l'acqua e arriva qui bollen-
te e si beve a uso medici-
nale. a poco a poco. Io cer-
te volte, in sogno, mi vedo 
che faccio il bagno ai bam
bini ». 

Protagoniste 
della battaglia 

E una donna di Castella-
neta di Taranto: «L'acqua 
ci viene portata con l'auto-
botte e in un anno, nel '66 
ho speso 60 mila lire per 
avere acqua da bcre». E 
un'altra, nella provincia di 
Lecce: «Vogliamo le case 
come gli opcrai del nord. 
con l'acqua e il bagno >. E 
un'altra di S. Giovanni in 
Fiore: • Senza irrigazione 
non vi possono essere or-
taggi e percid occupazione 
sicura ». 

Acqua per bcre, acqua 
per diventare persone civi-
li, acqua per lavorare: le 
donne del sud sono le gran
di protagoniste della batta
glia per l'acqua. Vogliono la 
fine di questa lunga agonia 
di miscria che costringe i 
loro uomini ad cmigrarc e 
frantuma le loro famiglie. 

Ma perche, perche tutto 
questo? Ho domandato deci
ne di volte a sindacalisti, 
dirigenti di partito. ammi-
nistratori comunali, tccnici. 

In Sicilia, la grande diga 
sul Platani progcttata dal 
1945 non si fa perchd due 
proprietari terricri vantano 
un diritto di prelazione sul-
l'invaso e la loro mafia e tal-
mente potcntc da paralizza-

re qualsiasi intervento re-
gionale o statale. 

Nella zona di Siracusa, con 
i fondi della Cassa del Mez
zogiorno e statu prosciugato 
il pantano di Lentini, ades-
so bisogna di nuovo riem-
pirlo per dare da here alia 
popolazione di Augusta. Nel 
1946 e stato progettato e 
sono stati iniziati i lavori 
per il lago artificiale di Gor
do, nella zona di Eraclea. 
Nel 1962 i lavori della tra-
versa e della canalizzazione 
erano finiti, ma gli acque
dotti non sono mai stati col-
laudati. 

Nella zona di Sciacca 6 
stata costruita la famosa di
ga sul Carboi (il serbatoio 
Arancio): da quattro aiini 
i lavori di canalizzazione so
no fermi perche l'ENEL im-
pedisce all'ESA di canaliz-
zare l'acqua a monte di una 
centralina elettrica che non 
e nemmeno in funzione. 

L'appaltatore 
e latitante 

La diga del Disueri (desti-
nata ad irrigare seimila et-
tari della piana di Gela) e 
stata portata a termine, ma, 
chissa come, ci si e dimen-
ticati di costruire le opere 
di difesa a monte e la gran
de diga si sta interrando. 

La diga dello Scanzano 
che doveva dare a Palermo 
piu di 100 milioni di mctri 
cubi d'acqua e ferma da die-
ci anni, porche tutti i tra-
sporti sono stati appaltati 
dal notissimo gangster Lu
ciano Liggio, latitante. 

Perche gli 800 miliardi 
stanziati per il Piano verde 
non sono ancora stati spesi? 
Perche dei 600 miliardi rac-
colti attraverso l'imposta per 
l'alluvione in Calabria ne 
sono stati spesi 200 soltan
to? Perchd a Roseto, la Cas
sa del Mezzogiorno ha elargi-
to un miliardo e 400 milioni 
ad una industria (la SILA) 
che occupa 13 operai? Per
che se un contadino perde 
un occhio gli rimborsano 110 
mila lire e se lo perde un 
operaio gliene rimborsano 
230? 

Incompetenza, intralci bu-
rocratici, sperperi, corruzio-
ni (in Puglia dicono che 
l'Ente acquedotti da piu da 
mangiare che da bere) pos
sono essere e sono una tra 
le principali cause del disa-
stro meridionale. Ma, mano 
a mano che il mio itinera-
rio si allungava e si arric-
chiva la mia esperienza, ve-
nivano dilatandosi anche il 
peso e l'evidcnza di una 
precisa realta. La miscria, 
la sete, la fame del' Mezzo
giorno non sono calamita 
naturali contro cui la volon-
ta degli uomini si batte im-
potente. Ma 6 proprio la vo-
lonta degli uomini, degli uo
mini al governo dell'Italia 
che costringe il Mezzogiorno 
alia fame, alia miscria, alia 
sete, alia disoccupazione. 

I ministri possono sin-
ghiozzare sul tracoma dei 
bambini di Palma, ma ai 
monopoli il tracoma dei 
bambini di Palma non fa ne 
caldo ne freddo. Per i mo
nopoli, il sud rimane anco
ra un grande pozzo cui at-
tingere mano d'opera a buon 
mercato: con alcune zone 
buone come riserva di cac-
cia dove — a spese dello 
Stato — (o dei vari enti pub-
blici) si pud costruire qua e 
la qualche fabbrica, o diga, 
o miniera. Ma i prodotti del
la fabbrica. 1'energia della 
dipa, la materia prima della 
miniera la gentc del sud 
nemmeno li vede. Vengono 
subito rispediti al nord. su 
camion, trcni. navi: che bel-
la colonia che e il Mezzo
giorno per i grandi mono
poli italiani. Nessuno si pro-
vi a mctterci le mani. In-
fatti nessuno ci si prova. 
tanto meno i ministri demo-
cristiani che vengono a pian-
gerci sopra. Pero farebbero 
bene a ricordare che la 
gentc del sud non 6 poi 
cosi paziente. La gente del 
sud non ha dimenticato le 
grandi battaglie per la ter
ra: l'occupazione, gli scio-
peri a rovescio, i morti e le 
vittorie. Sa che costano le 
vittorie, ma che si possono 
ottencre quando la rabbia, 
l'odio e la dispcrazione di 
interi paesi confluiscono in 
una lotta lucidamente gui-
data e organizzata. Ed e 
questa lotta che si prepara-
no a fare: uomini e donne. 

Annamaria Rodari 
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INCHIESTA IN ASIA 
I M O v a 

DOVE VA L'INDIAN 

GHERAO! L'ASSALTO < NON VIOLENT 
Letteralmente: « Accerchiamento » - Una riunione di operai per decidere lo sciopero politico - Dirigenti sindacali usciti di galera e 
pronti a rientrarvi (se la polizia riesce a trovarli) - Lavare il carbone gia brociato per venderlo e sopravvivere - Nehru e la violenza 

CALCUTTA — Operai tessili approvano per alzata di mano la 
decisione di scioperare in difesa del Fronte Unito 

Dal nostro inviato 
DI RITORNO DALL'INDIA, 

Gennaio. 
La grande fabbrica tessile di 

Birla, uno dei piu grandi ma-
gnati dell'industria indiana e 
grande amico dei generali del
la estrema destra pro-ameri-
c*ma si affaccia su una via 
esUcmamente popolare della 
fa^rit industriale di Calcutta. 

Davanti aH'ingresso della 
fabbrica quando vi giungem-
mo vi erano due uomini ognu-
no con una bandiera rossa tra 
le mani, e due metri piu in 
la due autocarri carichi di po-
liziotti pronti alia carica con 
i lunghi bastoni di bambu. Al
ia fine del turno una fiumana 
di operai si riversO nella stra-
da e gli uomini con la ban
diera rossa indicavano il luo-
go della riunione, in fondo alia 
strada, a destra, dentro un cor-
tile perche le disposizioni di 
emergenza in atto a Calcutta 
e in tutto il Bengala proibiva-
no gli assembramenti di piu di 
cinque persone su suolo pub-
blico. 

Nel cortile destinato a luo-
go di riunione si ammassaro-
no in breve alcune centinaia 
di operai, che si sedettero per 
terra e cominciarono a to-
gliersi, con pezzi di pettine 
che portavano nei capelli, i 
bioccoli di cotone che ingri-
givano le capigliature nerissi-
me. Poi il segretario della 
Unione sindacale dei tessili 
parlo, stando in piedi, senza 
microfono e quindi a voce al-
tissima, della difesa del Fron
te Unito e dei diritti degli ope
rai. II nuovo ministro - capo 
aveva appena dichiarato che, 
se gli operai avessero fatto de
gli scioperi politici (e indub-
biamente la difesa del governo 
del Fronte Unito era una lotta 
del tutto politica), sarebbe sta
to annullato il riconoscimen-
to ufficiale — indispensabile — 
delle organizzazioni sindacali. 
II segretario disse: « Noi ope
rai godiamo del diritto di ave
re il nostro sindacato solo gra-
zie alia nostra lotta... I padro
ni ed i loro servi hanno ades-
so a loro disposizione la poli
zia ed i soldati. Fino a ieri, 
col governo di Fronte Unito, 
non potevano usarli, adesso 
che il Fronte Unito e stato ro-
vesciato possono usarli di nuo
vo. Ma noi abbiamo in mano 
un'arma piu potente, perchd 
siamo noi i creatori della ric-
chezza. La polizia, i tirapiedi 
dei capitalisti, possono fare cib 
che vogliono, ma in definitiva 
la loro forza, i loro fucili, i 
loro bastoni non saranno suf
ficient! a far marciare i telai, 
e non potranno trasformare il 
cotone in vestiti!». 

II presidente del sindacato: 
<r Era da nove mesi che la for
za non veniva usata contro gli 
operai, era da vent'anni che il 
partito del Congresso non osa-
va mxnacciare di sciogliere i 
sindacali. Questo e fascismo!». 

E alia fine tutti gli operai 
votarono, alzando la mano, il 
loro consenso alia lotta politi
ca ed alio sciopero generale. 

Gil operai rischiavano mol
to, e rischiavano molto anche 
gli organizzatori sindacali che, 
alia fine di ogni tumo, spie-
gavano a gruppi di qualche 
centinaio di operai, di otto ore 
in otto ore, di giomata in gior-
nata, gli scopi e gli obiettivi 
dello sciopero generale. Uno 
degli organizzatori ci condus-
se nella sua poverissima stan-

CALCUTTA — Corteo di manifestanti davanti alia residenza del governatore Dharmo Vira 

za per offrirci il suo poverissi-
mo te, e ci rivelO che non vi 
dormiva piu. Si arrischiava a 
salirci solo di giorno, per bre-
vissimo tempo, e di notte dor
miva altrove. « Attendiamo ar-
resti in massa da un momento 
all'altro, ma in questa zona la 
polizia non opera volentieri 
alia luce del giorno. Questa e 
una zona operaia. Vi sono fab-
briche, e vi sono 130.000 abi
tanti che appartcngono alia piit 
antica classe operaia indiana. 
Prima di arrivare fino a que
sta stanza la polizia dovrebbe 
fare una certa fatica. Io ri
se/no di essere arrestato, di 
giorno, solo se mi faccio tro
vare da solo in qualche posto 
dove gli agenti possano aire-
starmi e portarmi via rapida-
mente e senza chiasso. Di not
te, chi mi pud trovare, in que
sta giungla operaia? ». L'orga-
nizzatore sindacale aveva qual
che esperienza in proposl-
to: aveva gia trascorso quat
tro anni e mezzo nelle carce-
ri indiane. 

Ma gli operai? Quest! operai 
che guadagnavano dalle 150 
alio 400 rupie al mese, dalle 
12.000 alle 32.000 lire italia-
ne, fra i migliori salari del
l'industria indiana dopo lotte 
memorabili di anni? Per essi. 
la repressione che ognuno ve-
deva incombere sul suo capo 
significava non solo perdere il 
salario, ma perdere qualsiasi 
possibility di lavoro decente, 
e anche di lavoro indecente. 

Tutto cib affondava in un 
mare di miseria di cui la de-
scrizione della strada che cor-
reva lungo il muro di cinta 
dello stabilimento di Birla of-
fre solo una pallida idea. II 
sindacalista da poco uscito di 
prigione e in pericolo di rien
trarvi vi aggiungeva, con il 
tocco di una amara dura espe
rienza di una vita intera, alcu
ne pennellate indimenticabi-
li, mentre insieme attendeva-

mo un autobus lncredibilmen-
te affollato: « Non abbiamo da
ti sui disoccupati, non e facile 
fare statistiche sulla disoccu
pazione, ma posso dire che 
sono, qualunque sia il loro nu-
mero, troppi. Le possibilita di 
impiego, inoltre, calano anche 
se a volte la produzione si 
espande. L'automazione che 
comincia ad essere introdotla 
nell'industria aggrava il pro-
blcma » 

Chiusa la parentesi, ecco il 
racconto molto meno moderno 
del sindacalista, che continua: 
a Non e'e bisogno deliautoma-
zione, ancora, perche non e 
proprio vero, come ci rac-
contano gli industrial^ che i 
suoi beneflci vengano sentiti 
anche dagli operai. E' una sto-
ria! Abbiamo solo bisogno di 
utilizzare meglio le macchine 
esistenti, e di espandere il 
commercio interno ed estero. 
Molti giovani non trovano piit 
lavoro, e se la cavano venden-
do frutta e altre cose nelle 
strade, attendono una giomata 
per guadagnare una rupia! E 
altri, peggio, vanno sui moli 
a fare il contrabbando. E i 
bambini senza famiglia, li ave-
te visti?». 

Si, li avevamo visti, ragaz-
zini che parlavano solo il ben
gal! ma avevano imparato le 
parole fondamentali del me-
stiere anche in inglese: «c Sciu-
scia. Sir... Sciuscia... Scarpe 
cosl non belle signore, per 
venticinque centesimi signore 
gliele faccio come nuove... so
lo venticinque centesimi signo
re, e del colore giusto... signo
re, signore, solo venticinque 
centesimi...». 

Ma il sindacalista conosceva 
altre storie: « Voi non It avete 
visti, ma ci sono dei bambini 
di cinque anni senza famiglia, 
in questo quartiere, che si al-
zano alle cinque del mattino e 
vanno alia ricerca del carbone 
gid bruciato nei cortili delle 

case o degli alberghl, e ne la-
vano con cura un pezzo dopo 
I'altro, e poi vanno a riven-
derlo per qualche centesimo, 
qualche centesimo, qualche 
centesimo... Un capitate uma-
no buttato via cosi, centinaia 
di milioni di indiani sprccati 
a questo modo... i>. 

E tuttavia, persino nel sa-
lotto di uno dei piu alti magi-
strati del Bengala occidentale, 
che aveva acconsentito a rice-
vermi qualche giorno prima. 
avevamo sentito, come del re-
sto da molte altre bocche, af-
fermazioni impensate: «Vi e 
una polarizzazione delle forze, 
vi e una intensificazione della 
lotta di classe, vi 6 un netto 
aumento della coscienza di 
classe che si e tradotto in una 
nuova ondata di lotte e nella 
esplosione del gherao». 

Gherao significa accerchia
mento. Significa che, anziche 
scendere in sciopero, gli ope
rai o gli impiegati in lotta 
« accerchiavano » i responsabi-
li diretti della vertenza, impe-
dendo loro di muoversi, di an-
darsene a casa, di andare alia 
mensa, di andare alia toilette. 
per ore ed ore ed ore, in qual
che caso per giorni interi, fino 
a quando l'accerchiato non 
cedeva, e non si impegna-
va ad accogliere le richieste 
operaie, o degli impiegati, o 
degli studenti. 

Le definizioni e gli apprez-
zamenti del gherao erano di 
una grande varieta, dalla op-
posizione piu ostinata (da par
te della destra politica ed eco-
nomica) all'apprezzamento piu 
aperto (dei sindacalisti, de
gli uomini di sinistra: «Una 
nuova forma di Ictta», «una 
forma di lotta che & piit effi-
cace dello sciopero e piit dan-
nosa per i padroni che per gli 
operai», a una forma di lotta 
che ricntra nel grande filone 
della non violenza e di cui si 
ritrovano esempi nella stessa 

Nuovi tipi di aerei presentati dall'aviazione sovietica 

Ali rosse a Domodedovo 
Nel cinquantenario della Rivoluzione d'Ottobre, I'Aviazione militare sovietica ha organizzato una giganfesca manifestazione 

aerea • Sono stati presentati gl i ultimi modelli di aerei da caccia e da bombardamento - Ma sono ali per la difesa della pace 

: . • " • ' ' : < • • & 

Un caccia supersonico Mig-21 decolla, con I'ausilio di razzi, da una pista brevissima. Anche nel 
settore del decollo corta c verticale i sovietici hanno dimostralo di essere all'avanguardia 

Domodedovo e un grande 
aeroporto nelle vjcinanze di 
Mosca. Vi si e svolta. piuttosto 
recontemente. la parata della 
Aviarone militare sovietica per 
celebrare U cinquantenario del
ta Rivoluzione d'Ottobre. Nel 
corso della manifestazione so 
no stati presentati per la pri
ma volta gli ultimissimi modelli 
di velivoli militari delTaviazio-
ne rossa. C dir poco che gli 
osservatori stranieri — e g!i 
addtfti mihtan delie vane anv 
basciate — sono rinrvasti strabi-
liati. La tccnica aereooautica 

sovietica ha dato remesima di-
mostrazione di essere all'avan
guardia. di non aver nulla da 
jnvidiare pers*io a quella ame-
ricana. eonsiderata — non sem-
pre a ragione — un pd la pie-
tra di paxagooe in questo set-
tore. 

c Non bisogna assolutamente 
lottovaluUxre le pasMMiiM 50 
vietiche nel settore aerosvaziale 
— commenta la rivista specia 
cializzata «Aeronautica e spa-
zk)» — e secondo noi le riluttan-
ti ammissioni che reaolarmente 
commenlano la presentazion* di 

nuove macchine russe. ammis
sioni sempre vuntualmente su-
perate dai fatti pochissimo tem
po dopo. sono fatte o per fini 
di propaganda 0 per connatura-
ta mcapacitd a riconoscere ve-
rita spiacevoli >. 

Ma vediamo. sia pur breve-
mente, le novita presentate nel
la parata aerea di Domodedovo. 
Anzitutto la modemissima con-
cezione dell'ala a geometria va 
habile (che sembrava fino a 
poco fa esclusivo appiannaggio 
degli amencani) e stata appli-
cata a diversi tipi di aerei da 

combattimento. come il caccia 
Sukhoi Su-7 e il caccia Flogger. 
Anche nel settore del decollo 
corto e verticale t sovietkri han
no dimostrato di esser resta:i 
al passo con la tecnica piu n » 
dema; e stato presentato un 
cacciabombardiere del tipo Su-7-
M che ha decollate da una pista 
cortis5:ma grat<e ad un sisterrva 
di due razzi ausiliari e vi ha 
riatterrato usando un nuovo ti 
po di frena^gio con paracadute. 

Anche aerei del tipo Mio 21-
PF (ultimo prototipo dc-l famoso 
caccia sov.etico) hannc decol
la to su bre\i piste con fausiho 
di razzi: questi ve'.nroli. raffgi'.»v 
sono una c velocita d'intercetta 
zione » pari a 2.5 macht. vale a 
iire due vo'te e mezTo la veV> 
cita del suono (circa 2..VX) ch:-
ometri l'ora). E' poi sfrecciato 
nel cielo il g:gar*esoo bombar 
i:ere supersonico Tupolev-22: 
un aereo che vola a due vo'te '.a 
velocita del suono. 

Altri aerei che harmo fatto la 
loro apparizione nel corso della 
parata — s\3 singolarmer.to 
che in formarlone — sooo sta 
ti: una nuova versione del bom 
bardiere Blinder; caccia super 
sonici Yak-28 Firebar (con 
grosso muso radar e quattro 
missili agj^nciati sotto le ali): 
il cacciabombardiere Tupolev 
Flidder; il Mip-21; una varian 
te biposto del monoreattore su
personico Su-7. Infine numerosi 
altn tipi di aerei convenzionali. 
da trasporto e da combattimen
to. Una manifestazione estrema-
mente intercssante « convki-
cente. 

Due passaggi del cacciabombardiere sovietlco Flogger; al primo 
con le ali spiegate, al secondo con le ali ripiegate a delta. 
Questo tipo di aereo, daU'aperlura alare a geometria variabile, 
• stato presentato a Domodedovo per la prima volta 

nostra mitologia»). Ed era. 
quest'ultima, definizione forse 
troppo azzardata. Ma l'alto 
magistrato dello Stato. un bor-
ghese democratico di buonn 
fattura e di grande sincerita, 
dichiarava che se come uomo 
di legge (« di questa legge ») 
non poteva approvare il ghe
rao, egli poteva per6 capirne 
tutte le profonde ragioni. n I'i 
sono delle ragioni storiche — 
disse — perche questa gcnte 
nuda c crnda se ne stia sotto 
il sole e sotto la pioggia a 
picchcttarc in permanenza un 
uomo o un edificio. Chi pud 
dire che lo faccia solo per di-
vertirsi? Sono generazioni in-
tere di miseria, di opprcssioni 
e di umiliazioni incredxbili che 
la spingono. Prendete un esem-
pio scmplice e chiaro: un tri
bunate emette un vcrdctto fa-
vorevote, e una pura ipotesi, 
agli operai. I padroni ricorro-
no contro la tendenza, vanno 
fino alia Corte suprema. e in-
tanto passano gli anni, e qual 
e quell'operaio che pud se-
guire una causa, e sostcncrla, 
per cinquesei anni? La legge 
allora funziona a senso unico, 
e allora gli operai devono far-
scla loro, la legge ». 

Erano parole, sulla bocca di 
un magistrato, impressionanti. 
Ma era stato del resto Nehru, 
in una affermazione che ave
vamo vista ristampata proprio 
in quei giorni sulle copertine 
di parecchie riviste scttimana-
li, a sostenere quanto segue: 
«II nostro scopo finale pud 
essere soltanto una sacicta 
senza ctassi, con giustizia ceo-
nomica ed eguali opportunita 
per tutti, una socicta organiz
zata su base pianiflcata per in-
nalzare Vumanila ad un piit 
alto livello culturale c mate-
riale. alia stimolazione dei va-
lori spirit uali della coopcra-
zione, dell'altruismo, del desi-
derio di far bene, della buona 
volonta e dell'amore, in ulti
ma analisi di un ordine mon-
diale. Tutto cib che si oppone 
al raggiungimento di questo 
obiettivo dovra essere rimos-
so. se possibile con le buone. 
se necessario con la forza. E 
ci sono pochi dubbi che I'uso 
della forza sara spesso neces-
sario ». 

Era infine ancor piu fmpres-
sionante guardare alle cifre 
non tanto della disoccupazio
ne — che, ci era gia stato det-
to, non era facilmente esplo-
rabile — quanto dei nuovi di
soccupati che i capitalisti ave
vano gettato sul Iastrico: cen-
tomila. durante il breve perio-
do del Fronte Unito, sullo 
sfondo di una grave crisi eco-
nomica nazionale e di una ma-
novra per rendere la vita diffi
cile alia coalizione democrati-
ca dello Stato del Bengala. 

I capitalisti. a seconda della 
loro forza cominciarono a di-
vidersi in due correnti distin-
te e contrastanti: la prima, 
quella dei piccoli e medi im-
prenditori, favorevole ad una 
intesa col Fronte Unito, a con-
cessioni al movimento operaio, 
dopo esservi stata ferocemen-
te contraria: ed alia base di 
questo mutamento vi era la 
coscienza netta che il rove-
sciamento del Fronte e 1'op-
pressione anti-sindacale avreb-
be contribuito solo ad acutiz-
zare la tensione sociale, gia 
grave e dura per conto suo; 
e, la seconda corrente, quel
la dei grandi industnali, pron
ti a tutto e disposti ad 
affrontare tutti i rischl. II 
signor Birla, del resto, pro-
prietario della fabbrica tessi
le della quale avevamo incon-
trato gli operai (e di molte, 
moltissime altre) pensava di 
poter chiedere tutto senza con-
cedere niente perche aveva 
dalla sua tutta la potenza ar-
mata deU'esercito. Intrattenne 
a pranzo, nei giomi precedent! 
1'esplosione della crisi, un ge
nerate che per qualche tempo 
riusci a tener celata la propria 
identlta. Eppo!, grazie alia lo-
quacita di cert! uomini politici 
che ne cominciarono a parla-
re nei corridoi del Parlamen-
to centrale a Nuova Delhi, si 
riusci a sapere chi era: il ge
nerate Manekshaw, comandan-
te delle forze annate indiane 
del settore orientale, quello 
dove si trovano Calcutta e tut
to il Bengala occidental*. 
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