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«Le Masche», il nuovo 

romanzo di Franco Cordero 

Da reprobo 
accusato 
a ribelle 

accusatore 
Due anni fa Franco Cor

dero presentava nel suo ro
manzo Genus (ed. De Do-
nato) un quadro fra sati-
rico e drammatico che ave-
va come teatro la vita in
terna di un organismo cul-
turale retto da norme eat-
toliche. II nome dello scrit-
tore e poi venuto alia ribal-
ta per motivi che si colle-
gano alle regole descritte 
nel suo libro, come se si 
trattasse di un nuovo capi-
tolo. Docente presso l'Uni-
versita Cattolica di Milano, 
egli e stato allontanato dal-
l'insegnamento con un atto 
arbitrario e colpito succes-
sivamente dai fulmini delle 
autorita vaticane. Nella di-
fesa della propria liberta di 
pensiero e di insegnamen-
to, Cordero ha seguito una 
linea di dignita e di corag-
gio polemico che gli fa ono-
re e che si ritrova nel suo 
romanzo Le Masche (ed. 
Rizzoli, pp. 160, L. 2.000) 
apparso proprio in questi 
giorni. 

Di che si tratta esatta-
mente? I riferimenti alia 
realta offrono, anche qui, 
non poche analogie con la 
situazione personale dell'au-
tore. II protagonista e un 
intellettuale che da quin-
dici anni vive a « Metropo
lis », citta moderna e dina-
mica nella quale e ricono-
scibile Milano. Egli ha stu-
diato e lavorato molto, si e 
affermato, ha alle spalle 
una bella camera, quando 
improvvisamente si trova in 
conflitto con i collegia del-
la sua « corporazione ». Do-
po una seduta agitata, il 
personaggio e costretto a 
prendere il treno per recar-
si a «Tule», sua citta di 
oiigine. Non e un < ritor-
no a casa » provocato da in-
teressi o da nostalgic Una 
specie di cartolina-precetto 
gli ha imposto di presentar-
si a un misterioso tribuna-
le. Come dire, in termini 
espliciti, che i colleghi del-
la « Corporazione » (o uni-
versita), non volendo pro-
vocare subito una rottura 
violenta e chiassosa, affida-
no forse alia curia vesco-
vile il compito di interroga-
re e condannare il ribelle 
o, piu semplicemente, di cc-
stringerlo a ricredersi. 

L'uomo e ormai staccato 
da « Tule » come da un luo-
go posto al limite estremo 
del proprio orizzonte perso
nale (la Tule dell'antica 
tradizione). Nella citta pro-
vinciale egli passa cosi al-
cuni giorni angosciati, fra 
ricordi e esperienze stra-
ne. Alia fine la persecuzio-
ne si conclude con un nul
la di fatto. Da Metropolis 
arriva un altrettanto miste
rioso messaggio e sospende 
il « processo ». Owiamente 
si tratta del primo atto: al-
1'accusato si voleva dare un 
monito solenne prometten-
dogli di peggio. 

Questi dati di fatto ben 
precisi (che si verificano 
in circostanze analoghe) 
sono stati usati da Corde
ro con estrema discrezio-
ne come cornice o punto di 
origine della storia vera del 
libro. Questa e data anzi-
tutto dall'esperienza del 
personaggio: quel suo sen-
tirsi improwisamente se-
gnato a dito in veste di re
probo, in un'atmosfera sem-
pre piu kafkiana, fra ne-
mici dichiarati, ex-amici e 
amici prudenti, che lo awi-
cinano con sorrisi e discor-
«i ambigui, come se voles-
sero sottrarsi o fare buon 
viso a un contagio. Tule si 
trasforma cosi nel luogo di 
verifica di un'intera esi-
stenza. Fra ricordi che ag-
grediscono l'uomo e contat-
ti nuovi con la medesima 
realta, assistiamo a un 
dramma — un processo pa-
rallelo — che si sviluppa 
nella sua coscienza. II < ri-
!omo a C3sa > si libera da 
ogni nostalgia. A quel pun-
to la lettura del pa=sato of
fice ad un'analisi sempre 
p:u rigojos? e spiciata i 
risvolti assurdi del sistcma 
che ha stimolato la forma-
zione dell'uomo. Questi af-
fronta l'immaqine giovani-
le di se stesso e, fra gli 
slanci, le ambizioni, gli en-
tusiasmi e altri rivestimen-
t: ingenui di quella visione 
passata. scopre intorno la 
stessa din^mica. 

Tutto, in quel passato, lo 
snllecilava al ruccesso. Lo 
hanno convinto di essere 
« en'ant prodige ». superuo-
mo Lo hanno convinto che 
« per Im ci voleva la curw 
c la pnhttca » Gli n.inno 
prc-parato un - pnsto nella 
« gerarchia ». Sentiment!, 

Siaccri, gusti, inclinazioni. 
itlo si c sbiaditn c falsjto 

in quella rincorsa di un so 
stesso fahhncato dagli altri 
e divenuto, a sua volta, 
stmmento di assurdo. Sal

vo a ritrovarsi ora in un 
ambiente che e lo stesso ed 
e, insieme, coperto da una 
maschera di ostilita. II ri-
sveglio si produce fra lar-
ve o « masche», come i 

t contadini del luogo chiama-
no gli spettri lividi ch'essi 
pensano di incontrare nel-
le luci del primo mattino. 

Questa difficile operazio-
ne narrativa 6 stata af-
frontata da Cordero median-
te un susseguirsi di imma-
gini contrastate, fra memo-
ria ed esperienza diretta, 
fra ritorni ai sentimenti 
giovanili e rigorosi giudizi 
del presente. E* un libro che, 
nelle immagini e nella com-
posizione della sua storia, 
riflette gli aspetti crudeli 
della realta d'oggi, i mali 
che vengono avvertiti e sof-
ferti dalle coscienze piu vi-
gili e pronte alia lotta o 
alia necessity di cambiare 
le cose, di rivoluzionarle. II 
processo cui e sottoposto il 
personaggio pud cadere nel 
vuoto o puo produrre una 
metamorfosi violenta: da 
reprobo accusato a ribelle 
accusatore. 

Mostra a Roma del lo scultore sovietico Ernst Neizvestny 

L'energia e il costo 
umano della storia 

Mkhele Rago Ernst Neizvestny: « Caduta » 
r.."x 

La gallerla «II gabblano » (via della 
Prezza 51) espone a Roma 46 dlse-
gni di Ernst Neizvestny datatl '65*66 
e presentati dal critico inglese John 
Berger e da Renato Guttuso. Neizve
stny, che e scultore di immaginazlone 
monumentale e « corale» anche quan
do lavora su un foglio dl cm. 35x50, 
e un forte artista creatore, da un pun-
to di vista rivoluzionarlo, nella situa
zione artlstlca sovietica. E' anche una 
di quelle rare personality lntellettuali 
che hanno l'energia necessaria per pro-
vocare i dlscorsi piU ardlti e anche le 
polemiche piii violente — le ha pro
vocate — sull'arte socialista di oggi 
— forme e contenuti — e sulla rela-
zlone non pacifica, non illustrativa, non 
abitudinarla tra tale arte e la com-

Blessa costruzlone della societa sovie-
ca. 
Per quanto Neizvestny sia scultore 

di Immaginazlone e dl liberta poetiche 
che si impongono alFocchio e alia men-
te dl chl guarda anche con un dise-
gno soltanto, e per quanto la sua espe
rienza sovietica rifletta problemi piu 
globali dell'uomo contemporaneo, la 
visione e la comprensione di questi 
dlsegni restano difficill. 

Cultura sovietica 
e cultura borghese 

Purtroppo sono cosi rare le mostre 
di artisti sovietici in Italia e in Europa 
che, anche quando l'artista ha l'ener
gia di un Neizvestny, resta oscuro tut-
to il tessuto sociale e culturale dal 
quale si e liberata l'energia poetica 
vuoi armoniosa vuoi critica. II padi-
glione sovietico alia Biennale informa 
poco e male. Ne risulta cosi una grave 
separazione deU'esperienza artistica so
vietica da quella della cultura artistica 
marxista in Occidente. Ne nasce una 
grossa difficolti a fare un discorso 
unitario e internazionalista sulla cul
tura artistica marxista nel suo insie
me, nella sua difficile egemonia inter-
nazionale e nella sua reale capacita di 
offrire alternative alia cultura artistica 

borghese che e ben viva e aggressiva. 
I dlsegni qui esposti fanno parte di 

ricche serie disegnate fino all'esauri-
mento del motivo letterario o plastico: 
« L'Inferno » di Dante, le « Nascite stra-
ne» descritte da Rabelais e da Ero-
doto, un uomo che urla. Recentemen-
te e stata pubblicata, in URSS, una 
edizione di « Delitto e Castigo » con di-
segni dello scultore. Nel saggio in ca-
talogo, John Berger sottolinea alcuni 
caratteri che sarebbero tipici di Neiz
vestny: 1) appartiene alia tradizione 
piu illustre dell'arte russa che sarebbe 
fondata sul significato filosofico della 
esperienza umana; 2) «In tutta l'opera 
di Neizvestny, quale che sia il sogget-
to proposto o la fonte d'ispirazione, 
e'e un tempo ininterrotto. Egli ha spes-
so detto che tutto quel che ha fatto, 
e una specie di studio per un immen-
so insieme scultoreo, che ha sognato 
di realizzare; un po' come Rodin sogno 
le " Porte dell'Inferno", e che Neiz
vestny avrebbe chiamato "Gigantoma-
chia". II tpma che unirebbe questa 
opera sarebbe quello della sopporta-
zione. II suo punto di vista perb, su 
di essa, e moderno. Non la vede come 
una qualita positiva e stoica: la vede 
come una forma di resistenza. Ed e 
in questo che la sua visione corrispon-
de strettamente all'esperienza russa». 

In verita, da una visione non sche-
matlca del disegni in relazione alia 
«tradizione russa », pure molto sensi-
bile al costo umano della storia e del
la lotta, Neizvestny risulta assai piu 
plastico e costruttore che «filosofo»: 
un artista che rompe da socialista una 
tradizione e che e piu internaziona
lista che russo (senza nulla togliere di 

. ci6 che e russo nella sua scultura e 
nel suo segno). A parte 1'ossessione 
dantesca e anatomica simbolista — e'e 
piu di un'affinita con Dore\ con Blake, 
con Fiissli —, nella costruzione pla-
stica di una geometria del mondo con-
tinuamente infranta e riprogettata e 
rimessa in cantiere, Neizvestny stabi-
lisce un fitto dialogo con esperienze 
costruttive non russe e non sovietiche. 

Ora parla con la plastica greca elle-
nistica; ora con Michelangelo e i Ma-

nieristi fiorentini; ora con Rodin e 
Bourdelle. Mi sembra poi che Neizve-
stny sia l'unico caso poetico tipico di 
uno scultore che abbia piegato le for
me surrealiste di Picasso e quelle or-
ganiche di Moore a signlficare il dram
ma moderno e socialista dell'edifica-
zione industriale, sclentifica, tecnolo-
gica. Dietro questi disegni e'e una 
grande cultura del material! modern! 
(cemento, acciaio, vetro): tale che la 
forma umana sembra spesso un pro-
getto di architetto, comunque sempre 
subordinate a un'idea e a un'esperien-
za della citt& (certo la citta sovietica 
ma anche i progetti di Le Corbusier 
e degli architetti « organici »). 

Senso del tragico 
e sopportazione 

Questo senso del tragico della citta 
socialista, industriale e tecnologica, cosi 
come il senso umano della figura uma
na contemporanea che risulta plasma-
ta dai conflitti e occupa e tiene lo 
spazio come organismo vitale ed ener-
gico, non bello o brutto e nemmeno 
filosofico, e quel che si ama subito 
nei disegni di Neizvestny. Non com-
prendo come 11 senso tragico della 
costruzione e del perseguimento di 
una geometria umana socialista che e 
continua «battaglia» possa essere rl-
condotta filosoficamente alia soppor
tazione. 

C'e da augurarsi che il discorso 
possa essere continuato in occaslone 
di una grande mostra di sculture di 
Neizvestny in Italia dove la sua pla
stica violenta, ambiziosa — la sua de-
bolezza sta, forse, nel titanismo ad ogni 
costo anche quando servirebbe uno 
sguardo analitico e freddo — sara 
certo amata come una grande officl-
na poetica e di materiali dove si dice 
subito e chiaramente che la costruzio
ne della citta socialista, pure Tunica 
umana, e impresa molto tragica e tan-
tomeno per l'arte pacifica. 

Dario Micacchi 

Dopo la sospensione d'autorita dell'assemblea costituente che doveva riunirsi a Dacca 

Pakistan: la democrazia deve ancora attendere 
Per protesta, la regione orientale ha indetto lo sciopero generate - A Dacca due morti negli scontri con le truppe che presidiano la citta - Una con-
ferma della frattura politica tra i due territori Pakistani - II regime militare e le vane promesse di democrazia fatte prima delle elezioni - Un partito 
parla di « guerra dei mille anni » da condurre con tro l'lndia - Settanta milioni di abitanti costretti a vivere con il reddito piu basso del mondo 

Gli abitanti del Pakistan orientale, colpiti anche dal terribile cataclisma nel novembre scorso, hanno il reddito piu basso del mondo 

L'INSERTO DEL 1971 DEL « CALENDARIO DEL POPOLO » 

I COMUNISTI RACCONTANO 
Cinquanfanni di storia del Partito comunista italiano attraverso le testimonialize dei protagonist! — Una 
iniziativa che vuole soddisfare soprattutto le esigenze dei giovani — I fascicoli di prossima pubblicazione 

Con il numero del gennaio *71 
«II Calendario del Popolo * e 
entrato nel ventisettesimo an
no di vita. Si tratta. in un'epo 
ca di rapide mutazioni come 
la nostra, di un pnmato difTi-
cilmente riscontrabile tra le 
pubblicaziorri culturah italianc. 

Fondato nel 1945 da Giulio 
Trcvisam. quale organo doCa 
Sezione stampa e propaganda 
del partito comunista. per ser 
vire soprattutto a quanti. ope 
ra\ e contadini in primo luogo. 
uscivano dal ventenmo fasci-
sta con una gran sete di sa 
p^re. e II Calendario del Popo 
lo» ha saputo sssolvere la 
sua funzione. In tutti questi an
ni, naturalmente. moite cose 
M.no cambiate, e perci6 il « ti
ro > del < Calendano » si e ve 
r.uto via via precisando. fino 
h la formula attuale cne e di
retta soprattutto a sodtlisfaie 
in modo crcalivo le esigenze 
no: giovani Cosi < II Calenda 
ric > rapprcsetita ogRi un utile 
complemento per tutti quci gio
vani che hanno bisogno di In

tegra re rinsegnamento scolast:-
co su fonti non tradizionah. 

II carattcre culturalmente :m 
pegnato del «Calendario del 
Popolo > vienc nhadito da!la 
scelta deH'inserto della rivista. 
che quest'anno e dedicato *\ 
cnquantesimo anniversano del 
PCI. Ormai da anni, il c Ca 
Icndano * pubblica nelle pro-
pne pagine interne un mserto 
mensile cne alia fine di cia-
scuna annata. raccolto e nle 
gato. costituisce un bbro di 
notevole interesse. I lettori e 
gli abbonati del « Calendario » 
hanno cosi potuto raccogl.ere 
la prima edizione deH"Enctc/o-
pedia Nuovissima, Italiani per 
la liberta. II libro della salute. 
Socialismo e democrazia. Sto
rm del mondo. 

L'inserto del 1971, del quale 
pel numero di gennaio e uscito 
il primo fascicolo. si • intitola 
/ comunisti raccontano. Cin 
quant'anni di storia del PCI at
traverso testimonianzc di mili-
tanti. L'opera 6 articolata in 12 

capitoli. ognuno dei quali e in 
trodotto da una presentazione 
stonca del compagno Carlo Sa 
linari. che dd « Calendario del 
Ponolo » e il direttore. Seguono 
testimonianze su van aspetti 
della storia del partito. dovutc 
a com pa gni che n tale storia 
hanno svolto o svolgono un ruo 
lo di rilievo. D primo mserto. 
che e dedicato alia Formazione 
del Partito comunista d'Italia, 
con tiene testimonianze di Al
fonso Leonetti («Gramsd. i 
corisigli di fabbrica e il con-
gresso di Livorno >), Luigi Po 
la no («II contributo dei gio
vani alia nascita del partito 
comunista >), Umberto Terraci 
ni (« Brindisi per la nascita del 
partito »). Arturo Colombi (« La 
nascita del partito a Bologna >). 
Dante Gorren («Gli arditi del 
ponoto e la difesa di Parma »). 
Palmiro Togliatti (c Novembre 
1922: esce " L'Ordine Nuovo" 
clandestino >). 

Rivive cosi, attraverso testi
monianze per moiti aspetti ine-

dite. il periodo cruciale che va 
dalla fine delta prima guerra 
mondiale alia conquista fasci 
sta del potere. Salman nella 
sua introduzione e i diversi te 
stimoni nei loro contnbuti. pur 
non nascondendo le critiche a 
determinati orientamenti del pri 
mo periodo di vita del partito. 
rivendicano la piena legittimi 
ta politica e la enorme portata 
storica della creazione del par 
tito comunista che, per la pri 
ma volta nella storia d'ltalia. 
forniva alle masse lavoratrici 
!o stmmento politico di classe 
per la propria emancipazione 
Quel che emerge da questo pri 
mo inserto e die ormai era 
impossibile. per chiunque vo 
lesse dare un contributo non 
verbate ma sostanziale alia lot 
ta delle masse popolari. con 
tinuare a vivere e ad operare 
nelle file del partito socialista 

I<a scissione di Livomo (che. 
come viene sottolineato nell.'in-
serto, non fu scissione dei co 
munisti dalla maggioranza mas 

simalista del partito. ma scis
sione della maggioranza ser-
ratiana diHMnternazionale co
munista) awemva su un'ipote 
si rivoluzionaria errata in quel 
momento: essa pero rappresen 
tava una scelta storica di enor
me imponanza. che a\Tebbe fat
to sentire le sue conseguen?e 
ben al di la di quegli anni c di 
ferro e di fuoco*. 

Per i prossimi fascicoli sono 
annunziate testimonianze di Lui
gi Longo. Giorgio Amendola. En
rico Berlinguer, Arrigo Boldri-
ni. Paolo Bufalim. Arturo Co
lombi. Armando Cossutta, Car 
lo Farini. Giuseppe Gaddi. Cel-
so Ghmi, Dante Gorreri. Rena
to Guttuso. Pietro Ingrao. Lu 
ciano Lama. Alfonso Leonetti. 
Giorgio Nanolitano. Alessandro 
Natta. Teresa Noce. Gian Car
lo Pajetta. Mauro Scoccimarro. 
Pietro Seech ta. Umberto Terra-
cini. Carlo Venegoni. Vlttorio 
Vidali. Enzo Sanlarelli. Stefa 
no Santarelli. Lino Zocchi e di 
declne di altri dirigcnti c mi-
UtanU del partito. 

Dal nostro corrispondente 
LONDRA, 3 marzo. 

H Pakistan e ancora una 
volta sull'orlo della frattura. 
Due o piu morti a Dacca, e piu 
di cinquanta feriti sono il bilan-
cio di oggi, negli scontri tra le 
truppe e la popolazione che 
sciopera contra il mancato av-
vio del nuovo corso politico. 
La legge marziale domina co
me sempre il paese sotto il 
regime militare del presidente 
Yahia Khan. II govemo cen-
trale (che ha sede a Rawal
pindi nella provmcia orienta
le) ha infatti sospeso l'assem-
blea costituente che avrebbe 
dovuto riunirsi oggi per la pri
ma volta proprio a Dacca. 

La costituente doveva esse
re linizio di un dilliale pro-
cesbu di costruzione democra-
uca die deve trovare il suo 
luudamenlo nella nuova car
ta cusiiiuzionaie del fakisum. 
E' stata invece la conlerma 
della pressucne lnsanaDiie 
traitura ira i due territori se-
parau fra di loro da oltre 
inilie miglia di frontiera In
diana. La democrazia deve an
cora attendere. Dopo piu di 
dieci anni di ditlalura (.prima 
Auyb Khan e poi Yahia Khan, 
10 blalo musulmano nato 
dalla spartizione con l'lndia 
nun ha saputo trovare una 
via d'uscita ai suoi problemi 
di sviluppo, ne e nusato a 
fare evoivere una situazione di 
compromesoo che faccia da 
ponte fra Est e OvesU 

' Tre mesi fa si erano tenu-
te le prime elezioni generali 
da quando — venti anni or-
sono — il Pakistan e diventa-
to una nazione indipendente. 
11 risultato era stato assai net-
to ma. in pratica. le sue con-
seguenze non avrebbero po
tuto essere piu confuse. A 
Ovest aveva trionfato il co-
siddetto Partito del popolo di 
Zulfikar Bhutto, a oriente 
aveva riportato la maggioran
za assoluta la Lega Awami. 
guidata da Sheikh Mujibur 
Rahman, entrambi fortemen-
te orientati verso un c pre-
gramma sociale ». 

I due partiti — per le loro 
ostinate convinzioni naziona 
listiche — interpretano tali pa
role d'ordine in modo radical 
mente opposto. Bhutto con la 
sua piattaforma « socialista » e 
con i suoi accenni al < non 
allineamento > internaziona 
le, ha la sua base elettora 
le del Punjab e insiste soprat 
tutto su una politica antindia-
na. E' Bhutto infatti che nei 
suoi comizi parla di una 
« guerra di mille anni * con 
tro l'lndia per la questione 
del Kashmir e naturalmente 
teme le aperture commercial! 
e le proposte di coesistenza 
politica che vengono invece 
avanzate dalla Lega Awami 
nell'est. II capo di questa. 
Sheikh Rahman, e al contra-
rio portavoce delle pluridecen-

nali rivendicazioni di autono-
mia delle regioni orienlali usci-
te formalmente dall'assogget-
tamento imperialista (colonia-
lismo inglese) per cadere nel-
lo strangolamento economico 
dei centri della finanza, del 
potere amministrativo e del
la forza militare insediati nel-
l'occidente. 

Rifiuto del 
revanscismo 

A Dacca quindi le recenti 
elezioni avavano finalmente 
sgomberato il terreno per la 
scalata all'autogoverno che, 
nelle circostanze. vuoi dire fi
ne del rapporto giugulatorio 
del cneocolonialismo interno> 
instaurato da Rawalpindi. II 
rapporto con l'lndia e fon-
damentale. II Bengala e una 
sola immensa entita geografi-
ca. Solo una convenzione po
litica e una distinzione Iungo 
linee religiose (musulmana e 
indu) la spacca in due por-
zioni, l'una indiana e 1'altra 
pakistana. Ma il Pakistan 
orientale sa quale e l'inte-
resse effettivo della zona sul 
piano della cooperazione, de
gli scambi e dell'intesa con 
l'lndia, ne potrebbe mai ac-
cettare il revanscismo a ol-
tranza del Pakistan occidenta-
le su una questione cosi re-
mota come quella del Kashmir. 

Sheikh Mujibur ha da tem
po redatto un programma in 
sei punti che finalmente da-
rebbe all'est U controllo dei 
propri destini sul terreno eco
nomico e sociale lasciando al
le autorita centrali, in occi
dente. solo la supervisione e 
il legittimo controllo in poli
tica estera, difesa e valuta. 
Non si dimentichi che il Pa
kistan orientale, piu piccolo 
e « povero ». e di gran lunga 
la piu popolosa delle due re
gioni. Per questo. aU'atto del 
voto. esso dispone di una mag
gioranza precostituita che — 
ad esempio — da a Mujibur 
un'inattaccabile superiority 
nell'assemblea (167 seggi su 
313). Bhutto, invece. per 
quanto dominatore in occi
dente. ha solo 86 seggi nella 
Costituente. Per questo, fin 
daH'inizio. ne ha boicottato i 
lavori. 

I neoeletti. secondo Titer ri-
gidamente predisposto dal ge
nerate Yahia Khan, aveva no 
quattro mesi di tempo per 
mettersi d'accordo sulla nuo
va costituzione. In caso con-
trario. 1'aiitorita militare (co
me ha fatto in questi giorni) 
rivendicava a se il diritto au-
tomatico di continuare a diri 
gere il paese con la legge mar 
ziale. Bhutto non accetta le 
proposte di Mujibur e accusa 
questi di separatismo. La fac 
cenda in realta e un'altra: il 
fatto che, in qualunque siste-
mazione fra le due regioni, il 

prelievo di fondi (a Dacca si 
parla senz'altro di «estoraio 
ne fiscale*) a vantaggio di 
Rawalpindi verrebbe a cessa-
re. Diventerebbe anche piu dif
ficile quindi sostenere una fol-
le corsa al riarmo che i cir-
coli al potere nell'occidente in-
tendono imporre per sostene
re la loro politica nazionali-
sta e antindiana. 

Negli ultimi tempi i rap-
porti fra Pakistan e India so
no sensibilmente peggiora-
ti. Vi sono stati vari episo-
di (fra 1'altro il pirataggio di 
un aereo) che hanno fatto 
temere una svolta al peggio. 
Tale tendenza potrebbe aggra-
varsi di qui a poco e I'abroga-
zione della nascitura assem-
blea costituente e probabil-
mente anch'essa un passo in 
questa direzione. Bhutto, in 
nsposta al forsennato appel-
lo dei suoi c grandi elettori» 
di Punjab, non si sarebbe co
munque potuto recare a Dac
ca per prendere parte ai lavo
ri dell'assemblea. Vi sarebbe 
andato allora il solo Mujibur 
con la sua maggioranza sicu-
ra. Yahia Khan ha temuto 
che il capo della Lega Awami. 

' forte della sua posizione e del 
suo buon diritto costituzio-
nale, proclamasse la sovrani-
ta assoluta dell'assemblea e 
rovesciasse di fatto 1'assetto 
di potere che si e fino a oggi 
perpetuate nel Pakistan. 

Situazione 
delicate 

Alio scioglimento d'autorita 
della Costituente. il popolo 
di Dacca ha risposto con le 
dimostrazioni in tutta la re
gione. Le truppe, armi in pu-
gno. pattugliano le strade del
ta capitale orientale che e in 
stato di grande fermento. Ieri 
e oggi la vita economics del 
paese e stata paralizzata dal-
lo sciopero generale. L'hartal 
ha portato alia chiusura del
le fabbriche. dei negozi, degli 
uffici. delle ferrovie e degli 
aeroporti. Gli scontri e i mor
ti hanno acceso gli animi. La 
minima mossa sbagliata del re
gime militare potrebbe far pre-
cipitare le cose. 

Non da oggi vi e chi scri-
ve che il Pakistan orienta
le e € maturo > per un rivol-
gimento che proprio gli even-
ti di questi giorni dimostra-
no quanto sia difficile conte-
nere entro i canali del gioco 
politico tradizionale. Sheikh 
Rahman non rinuncia al suo 
programma in sei punti. Una 
popolazione di 70 milioni, il 
cui reddito pro capite 6 il piu 
basso del mondo, non b piu 
disposta a sottostare all'ege-
monia delle regioni occiden
tal!' ne a sottoscrivere le cre
scent i spese militan volute da 
Rawalpindi 

Antonio Bronda 


