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Un lutto per il partito e per i democratici italiani 

indipendentista e comunista 
Un protagonista delle infuocate battaglie del dopoguerra, una 
delle figure di maggiore rilievo della vita politica in Sicilia 
L'impegno umano e civile come intellettuale e come militante 

II compagno Antonino 
Varvaro e morto a Milano, 
lontano dalla Sicilia, e i 
primi compagni che sono 
andati a rendere omaggio al
ia salma di uno dci capi del-
l'indipendentismo siciliano, 
sono stati i dirigcnti della 
Federazione comunista. i 
rappresentanti del proleta
riate industriale milanese. 
Dietro il mesto, doloroso ma 
significativo incontro e'e tut-
ta una storia che e la storia 
travagliata di Varvaro e quel-
la dei comunisti, delle loro 
lotte, la storia drammatica 
della Sicilia del dopoguerra. 
Con Varvaro, infatti, scorn-
pare una delle figure piu 
eminenti della vita politica 
siciliana e un protagonista 
delle infuocate battaglie del
la Sicilia negli anni '40 e 
1950. 

Varvaro era nato a Parti-
nico, un grosso borgo tra 
Palermo e Trapani, ai piedi 
di quelle che oggi vengono 
indicate ai ragazzi come «le 
montagne del bandito Giu-
liano». Partinico, terra di 
braccianti e di banditi, anzi 
di banditi braccianti e an-
che terra di un ceto medio 
attivo, operoso, agiato che 
ha espresso uomini che si so
no affermati nel commercio, 
nelle professioni, nella vita 
politica. Un ceto dal quale 
sono venuti fuori «uomini 
di rispetto » e capi-mafia che 
hanno avuto un ruolo notevo-
le in Italia e in America. 
Partinico, una terra dove e 
stata sempre dura e diffici
le la battaglia comunista, lo 
sforzo per costruire le orga-
nizzazioni di classe dei lavo-
ratorl. 

La svolta 
autonomista 

Vittorio Emanuele Orlan
do nacque a Partinico e di 
quel collegio elettorale fu 
sempre deputato. Egli espri-
meva compiutamente e nella 
forma piu alta le caratteri
stiche dell'intellettuale figlio 
di « questa Sicilia ». Un sici
liano, un < partinicoto > che 
fu uno dei mediatori piu e-
minenti fra la classe dirigen-
te siciliana e lo stato na-
zionale e che pure restava 
ancorato con mille fili alia 
sua terra con tutti i suoi tra-
vagli, le sue contraddizioni, 
la sua ferocia e la sua gene-
rosita. Gli uomini come Vit
torio Emanuele Orlando, e 
prima di lui Francesco Cri-
spi, plasmarono una genera-
zione di < intellettuali di pae-
se » che conciliavano il « si-
cilianismo» e il nazionali-
smo, che trasmigravano dal
la democrazia liberate e au
tonomista al fascismo accen-
tratore. 

Varvaro era cresciuto in 
questo mondo e ne era l'e-
spressione e la contraddizio-
ne al tempo stesso. Avvoca-
to valoroso, deputato eminen-
te, ingegno acutissimo. aveva 
un'oratoria asciutta, scarna, 
essenziale, un ragionare pe-
netrante e incalzante, pro-
prio l'opposto di quella ora-
toria insulsa, reboante e vuo-
ta dei molti awocati che af-
follano ancora le aule giu-
diziarie del Mezzogiorno e 
siedono negli scanni del par-
lamento e di consigli locali. 
II suo carattere leale e gene-
roso si intrecciava con quella 
«sospettosita», <diffidenza> 
c «ombrosita» che sono pro-
prie di molti siciliani e che 
egli riusciva a dominare con 
la ragione, con un intenso 
rapporto con gli uomini e 
uno slancio combattivo ecce-
zionale. 

Varvaro fu un antifascista 
e un convinto democratico 
e mature un * rancore » pro-
fondo verso quei gruppi di 
intellettuali e professionisti 
del suo stesso « ceppo » che 
prima, durante e dopo il fa
scismo tradirono la Sicilia 
e barattarono la sua liberta 
in mille compromessi oscu-
ri. Egli « soffriva » la Sici
lia in tutte le sue fibre, sen-
za scadere nella retorica si-
cilianista. Questa sua « soffe-
renza > e questo suo ranco
re lo spinsero verso 1'indi-
pendentismo. E con Finoc-
chiaro Aprile egli fu alia te
sta di quel grande moto del 
dopoguerra che scosse la Si
cilia. Quel movimento fu cer-
tamente egemonizzato da?li 
agrari, dalla mafia e incorag-
giato e sostenuto dagli anglo-
americani che temevano «la 
ondata rossa • del Nord. ma 
In esso si ritrovarono larghi 
strati di ceto mrdio e di po-
polo che rivendicavano liber
ta e gitisti7<a per la Sicilia 
con una confusa asitazione 
sociale e istituzionale. 

Le forze democratiche na
zionali uscite dalla clande
s t i n e dovettero confrontar-
si e affrontare questa realta 
che aveva radici profonde 
nella storia della Sicilia, ma 
•on ebbero respiro culturale 
• iotuizione politica per far-

lo con prontezza, dato che-
restavano nei vecchi schemi 
della lotta politica prefasci-
sta: schemi sconvolti dalla 
« insurrezione separatista ». 
Anche i comunisti tardava-
no ad affrontare sul terreno 
giusto — quello dell'autono-
mia — la «frattura» sici
liana e solo quando Togliatti 
e Li Causi impressero una 
netta svolta autonomista le 
cose cominciarono a cambia-
re. Ma non cambiarono negli 
orientamenti del governo na-
zionale. 

II 3 ottobre del '45 il go
verno Parri fece arrestare 
Varvaro, Finocchiaro Aprile 
e altri separatisti che furono 
spediti a Ponza. Fu quello 
un atto certamente sbagliato 
che rivelava un'incompren-
sione profonda della realta 
siciliana. Incomprensione che 
del resto Parri aveva gia 
manifestato quando venne 
in Sicilia — il 22 luglio '45 — 
e in un discorso disse che 
«il problema regionale non 
e diverso per la Sicilia da 
quello che sia per il Piemon-
te e la Lombardia e per qual-
siasi regione d'ltalia ». E in-
vece il problema era ed e 
diverso, e come aveva detto 
Togliatti « era un gravissimo 
errore ritenere che il sepa-
ratismo siciliano, cioe la 
tendenza a reclamare per la 
Isola una giustizia e una li
berta che non ha mai avu
to in passato, si possa spie-
gare con i discorsi, coi pro-
blemi. con gli intrighi di 
quattro facinorosi ». 

Solo la lotta autonomista. 
di rinascita, con un vasto ar-
co di alleanze sociali e poli-
tiche poteva sconfiggere il 
separatismo reazionario e re-
cuperare alia causa della de
mocrazia, tanto fragile in Si
cilia, le forze popolari indi-
pendentiste. E su questo 
terreno maturd via via l'in-
contro tra queste forze e il 
PCI. La rottura tra Varvaro 
e l'ala reazionaria del sepa
ratismo si manifesto su tre 
questioni essenziali: la scel-
ta repubblicana e il rifiuto 
degli intrighi tra separatisti 
agrari e monarchici (trami-
te il generale Berardh di 
proclamare Umberto II re di 
Sicilia; il rifiuto dell'antico-
munismo e la ricerca di un 
collegamento con le masse 
popolari; il rifiuto della col-
lusione con la mafia e poi 
con il banditismo. 

La rottura, anche dal pun-
to di vista organizzativo, si 
espresse nelle elezioni regio-
nali del 1947 con la presen-
tazione della lista degli «in-
dipendentisti democratic! e 
repubblicani • capeggiata da 
Varvaro. Dopo la vittoria po-
polare del 1947, e'e Portella 
della Ginestra, il 18 aprile 
1948, l'involuzione e l'attac-
co alle liberta democratiche 
che ha in Sicilia come obiet-
tivo le nuove istituzioni au-
tonomistiche. Lo scontro e 
durissimo, i dirigenti del se
paratismo agrario sono con 

la DC e insieme tradiscono 
la Sicilia in nome dell'anti-
comunismo. Varvaro si schie-
ra con il PCI e con lui mol
ti indipendentisti e autono-
misti che confluiscono nei 
Blocco del Popolo. Nelle ele
zioni del 1951 Varvaro ca 
peggia la lista del PCI a Ca
tania; D'Antoni, che aveva 
condotto la battaglia autono
mista nella DC, rompe con 
Scelba reso furioso dall'ap-
provazione di una legge che 
aboliva, in Sicilia, i prefetti; 
e con loro sono nelle liste 
Mario Ovazza, Antonino Ra
mirez, Camillo Ansillo e al
tri esponenti dell'autonomi-
smo e della democrazia si
ciliana. 

II rig:ore 
morale 

La Sicilia rivive una gran
de stagione politica caratte-
rizzata dalla controffensiva 
delle forze democratiche e 
autonomiste. I discorsi di 
Varvaro pronunciati in quel 
periodo all'Assemblea regio
nale costituiscono uno dei 
momenti piu alti del Parla-
mento siciliano; e le sue ar-
ringhe nei processi politici, 
che la repressione scelbiana 
promosse. restano la testimo
n ia l . ! di una battaglia civi
le e riomncratica eondotta da 
un prande avvocato con pas-
sione. pori7'n. do'trma e rieo-
re morale. Quanti di noi sono 
stati suoi « clienti » lo ricor-
dano oggi con commozione 
e tristezza. Antonino Varva
ro arriv6 alia milizia comu
nista quando era gia uomo 
maturo negli anni e con una 
formazione culturale diver-
sa dalla nostra: e in un cer-
to senso egli resto un comu
nista « diverso » da chi era 
cresciuto politicamente e 
culturalmente nel PCI e col 
PCI. ma la sua fu una di
versity che si compose sem
pre nelPincontro politico e 
umano. La sua spiccata per
sonality trovo sempre possi-
sibilita di esprimersi nel 
PCI del quale fu militan
ts convinto e anche disci-
plinato. 

Negli ultimi anni gli attac-
chi esterni alia autonomia e 
la crisi interna della Regio
ne l'avevano molto amareg-
giato e sulle ragioni di que
sta crisi ebbe con i compagni 
discussioni appassionate, e 
anche diverbi. condotti sem
pre con onesta politica e in
tellettuale. 

II Partito comunista e o-
norato e fiero di avere avu
to nelle sue file un uomo 
come Varvaro e oggi rende 
a lui gli onori che si debbo-
no ad un grande combatten-
te della causa della Sicilia. 
della democrazia. del socia-
Iismo. 

Emanuele Macaluso 

Come si vive nella piu piccolo delle repubbliche sovietiche 

n "miracolo economfco' deia Lettnnia 
Meno di due milioni e mezzo di abitanti, 63.700 chilometri quadrati di superficie, un bilancio di progressi ottenuti 

in vari settori - In trent;anni la produzione industriale e aumentata di ventinove volte - I pescherecci che si spin-

gono in tutti gli oceani - L'aumento del tenore di vita - Lo scambio di prodotti da un capo all'altro dell'Unione Sovietica 

RIGA — Un aspetto della citta antica, con la chiesa di S. Pietro che si vede 
al di la dell'arco. In alto a destra: il reparto apparecchi radio dello stabili-
mento VEF V. I. Lenin nella capitale della Lettonia 

Si moltiplicano le pubblicazioni specializzate e di divulgazione 

Viaggio tra gli animali 
Una guida per orientarsi nella straordinaria folia di esseri viventi che popola la terra - La nuova situazione 
culturale nella quale il bisogno di conoscenza scaturisce dalla consapevolezza delle stragi compiute dall'uomo 

Come orientarsi nella straor
dinaria folia di esseri viven
ti che popola il pianeta? II 
problema della classificazione 
degli animali e dei vegetali 
fu un arduo lavoro che si 
protrasse da Aristotele in poi, 
raggiungendo con 1'opera di 
Linneo una metodologia qua
si perfetta. Ma le classifica-
zioni sono a/redde, morle co
me gli animali imbalsamali. o 
conservali sotlo spirito nei 
musei» spiega ai piccoli let-
tori sugli undici-dodici anni 
Ernesto Capanna nel volume 
a Gli animali inlorno a noi» 
(Collana Zanichelli t Biologia 
per i giovani»; pagine 95. 
L. 2 000). Cio che vivifica la 
desenzione e la classificazio
ne e il quesito sul a perch6 » 
delle forme diverse, e la ri-
sposta a tale quesito pub es-
sere trovata neH'evoluzione; 
l'agile libretto riesce a spie-
gare chiaramente al giovanis-
simo pubblico il crinale che 
separa la zoologia tradizionale 
— immenso patnmonio di mi-
nuziose osservazioni e cata-
logazioni — dalla biologia mo 
dema. che tra le forme viven
ti osservate e catalogate Ian-
cia i ponti del ragionamento: 
il ragionamento sui motivi e 
le modalita delle evoluzioni 
differenti 

Nella medesimi collana Da-
nilo e Marisa Mainardi nel 
volume «/ / comporlamenlo 
animate» (peg 118. L. 2 2001 
offrono al giovane lettore una 
introduzione aU'etologia, la 
scienza appunto del compor-
tamentl: un altro versante 
della zoologia moderna, anche 
esso tanto piu vivo della zoo
logia tradizionale, che osser-
vava solamente le forme cor-
poree degli animali ma non 
o&servava il sistema di rap-

I port! nel quale il linfolo ani-

male e, alio stato di natura. 
inserito. Gli autori non si li-
mitano a fornire informazio-
ni sulla psicologia animate, 
sul rapporto tra i sessi, sul 
rapporto tra genitori e figli, 
sulle gerarchie, sui linguaggi; 
non si limitano cioe a una 
divulgazione informativa sui 
risultati degli studi, ma an
che sui me tod i di osservazio-
ne e di ricerca. Anche qui, 
percid. il lettore non riceve 
solamente notizie. ma un af-
fascinante invito al ragiona 
mento. 

Al pubblico adolescents la 
• Collana aperta per i gio
vani d'oggi». di Mondadori, 
off re &GU animali che hanno 
cambiato il mondo ». di P. D. 
C. Davis e A. A. Dent (pagi

ne 164 L. 1.300): cioe la sto
ria deH'addomesticamento de
gli animali nelle diverse civil-
ta: un punto di vista non con-
sueto sulla storia deH'uomo, 
una serie di interrogativi 
— molti dei quali ancora sen-
za risposta — sui difficili pas-
saggi dall'economia di caccia. 
fondata sull'uccisione degli 
animali, aU'economia pastori-
zia fondata sulla cattura di 
animali vivi e indenni; e sul 
passaggio dall'economia pasto-
rizia alia piu complessa eco-
nomia neol.lica fino alle strut-
ture sociali delk; successive 
eta storiche. In cui gli animali 
vennero non solo catturati e 
allevati. ma progressivamente 
selezlonati e addomesticati, a 
finl alimentari ma anche al
io scopo di avere utili colla
borator! nella coltivazione, 
nella difesa delle case, degli 
armenti, del raccolti, nei la-
vori pesanti nel trasporto e 
nella guerra. fino alle epoche 
piu recenti in cui l'anlmale 
offre all'uomo un'utllitk af-
fettiva pluttosto che un'utlllU 

pratica: col suo canto, oppure 
con la sua bellezza, oppure 
con le sue manifestazioni di 
un amore fedele. 

Oggi la conoscenza del mon
do animate offre all'umanita 
un ricordo struggente di epo
che nelle quali la vita del-

i'uomo si intesseva stretta-
mente con quella di tutti gli 
altri esseri viventi. Ne e un 
indizio la moltiplicazione, nel
le citta. dei negozi in cui si 
vendono non piu soltanto gli 
uccellini canori o i micini 
siamesi o i cagnolini, ma le 
scimmie e gli iguana, gli opos
sum e le manguste; ne e un 
indizio la moltiplicazione del
le pensioni per animali o de
gli ambulatori veterinari nelle 
cui sale d'attesa la gente trat-
tiene a fatica le lacrime per 
remozione di veder soffrire 
l'amato animaletto. Un altro 
indizio e la sensibilita di mer-
cato delle case editrici, che 
non solo al pubblico dei ra
gazzi ma anche al pubblico 
adulto offrono una serie di 
enciclopedie di zoologia. 

La moda ebbe inizio due 
o tre anni fa. con la rie-
dizione da parte di Monda
dori del classico trattato di 
zoologia del Brehm; oggi le 
vetrine dei librai, o i ven-
ditori a rate, presentano la 
enciclopedia Peltnnelli, la 
piu economica; le enciclope
die uiu.->Uatc dellf edizioni 
La Pietra (quella generale de
gli animali. quella degli uccel-
li. quella dei pesci, quella de
gli insettl): straordinaria ric-
chezza iconografica, prezzo di 
7.000 lire al volume. L'opera 
piu esaurlente e probabilmen-
te l'enciclopedia Urania di 
Lipsia: « Urania - 71 regno de-

{ ill animali*, tradotta In ita-
iano dalla Teti Editor© e di-

atribult* dal Calendario del 

Popolo. sette voluml ampia-
mente illustrati, prezzo della 
opera L. 100.000. 

L'ordine dell'ampia materia 
e classificatorio-evoluzionisti-
co cosl che i Primati non com-
paiono alia fine dell'opera (col 
logico rimando. per la specie 
uomo. a trattati di antropo 
logia). ma solo a meta del 
volume sui Mammiferi: per-
che ne i Primati n6 ITJomo 
sono 11 piu recente prodotto 
dell'evoluzione biologica. dato 
che altri Mammiferi, come i 
cervi o i bovini. sono com-
parsi successivamente alia 
comparsa deH'uomo. 

Ogni specie e trattata in 
maniera poliedrica. a partire 
dalle caratteristiche fisiche e 
poi daile caratteristiche psico-
logiche e comportamentali. 
per finire con la sua compar
sa nella storia della societa 
umana, e con i mutamenti 
storici dei suoi rapporti con 
1'umanita. L'opera non e dun-
que solamente un trattato di 
zoologia. ma al tempo stes
so. sia pure in maniera non 
systematica, un trattato sto-
rico. 

II grande successo di questj 
libri. anche se molto costosi. 
ci informa di una situazione 
culturale del tutto nuova. al-
meno in Italia Una situazione 
culturale di crescente sete di 
sapere nel confrontl dl quel 
mondo animale la cui soprav-
vivenza abbiamo messo tan
to gravemente In pericolo. 
Porse e proprio dalla consa
pevolezza angosciosa della 
grande strage che stiamo per-
petrando, che scaturisce que
sta sete dl sapere. Come un 
amore malato, venato di no-
stalgle, amaro di rlmorsl. 

Laura Conti 

L'Europa 
del '500 

in una mostra 
di disegni 

Dal novembre 1972 al gen-
naio 1973 si terra a Roma, 
a Villa Medici, una mostra 
di tfisegni sul tema: < II pae-
saggio nel dtsegno del '500 
europeo ». 

La manifestazione & or-
ganizzata dal Gabinetto na-
zionale delle stampe in col-
laborazione con I' « Associa
tion francaise d*action ar-
tistique », il Museo del Lou
vre e I'Accademia di Fran-
cia a Roma, nell'ambito del-
I'accordo culturale franco-
italiano. 

Le maggiori * collezioni 
pubbliche di disegni hanno 
contribuito alia realizzazio-
ne di questo programma. 
In particolare hanno col 
laborato il British Museum, 
il Rijksmuseum di Amster
dam, il Museo Boymans di 
Rotterdam, II Metropolitan 
Museum di New York e il 
Kunst-Museum di Berlino, 
gli Ufftzi di Flrenze 

In quesl'occasione verran-
no presentate contempora-
neamente, per la prima vol-
ta, centosessanta preziose 
opera (quasi meta delle 
quail appartcngono al Ga
binetto del disegni del Lou
vre) di circa cento maestri, 
tra I quali Duerer, Cranach, 
Raffaello, Glorglone, Tlzla-
no, Bosch, Breughel. 

Dal nostro inviato 
RIGA, agosto 

Da Mosca a Riga, capita
le della Lettonia, il biglietto 
d'aereo costa per il sovietico 
17,30 rubli, poco piu di 12.000 
lire. L'ormai veterano ma si-
curo «IL - 18» copre il per-
corso in un'ora e cinquanta 
minuti. Si atterra all'aeropor-
to militare. perch6 quello ci
vile e ancora in costruzione. 
II nome della citta campeg-
gia in caratteri latini. E" una 
prima piccola. ma significa-
tiva nota della molteplicita di 
lingue e di popoli dell'immen-
sa Unione Sovietica (22,4 mi
lioni di chilometri quadrati; 
245 milioni di abitanti; 15 re
pubbliche; decine di nazio-
nalita). 

La Lettonia e una delle re
pubbliche piu piccole: 83.700 
chilometri quadrati di super-
fice, vale a dire meno dello 
0,3 della superficie totale 
deH'URSS. e circa 2.400.000 
abitanti. di cui il 56 8°/o letto-
ni, il 29,8% russi ed i restanti 
appartenenti ad altre cinque 
nazionalita. 

L'insieme dei popoli sovie-
tici celebra quesfanno il cin-
quantesimo anniversario del
l'Unione, cioe della loro co-
stituzione a stato plurinazio-
nale (la dichiarazione sulla 
nascita dell'Unione delle Re
pubbliche Socialiste Sovieti
che fu adottata all'unanimi-
ta il 30 dieembre 1922 dal pri-
mo congresso nazionale dei 
soviet) La stampa sovietica 
continua a dedicare all'avve-
nimento lunghi articoli e re-
portages. La tesi di fondo e 
che « nell'URSS sulla base del
la proprieta sociale dei mez-
zi di produzione. dell'unita 
economica. politica e cultura
le. dell'ideologia marxista-le-
ninlsta. degli interessi ed idea-
li comunisti della classe ope-
raia, si e creata una nuova 
comunita storica di popoli. il 
popolo sovietico ». 

Tuttavia. ha scritto la Prav-
da lo scorso 17 marzo «la 
formazione della nuova comu
nita storica che e il popolo 
sovietico. non significa asso-
lutamente un livellamento del
le nazioni. n6 un disprezzo 
delle tradizioni, delle lingue 
e delle culture nazionali. Al 
contrario le nazioni e le na
zionalita si sono conservate e 
sviluppate come una parte in-
tegrante del popolo sovietico, 
che ha ricevuto dalle nazio
ni socialiste cio che esse ave-
vano di comune, d: stabile e 
importante nella loro vita eco
nomica e spirituale. La garan-
zia di una eguaglianza totale 
delle nazioni. 1'armonia degli 
interessi dell'Unione Sovieti
ca e degli interessi di ciascu-
na delle repubbliche che la 
costituiscono sono i principi 
precipui che reggono la poli
tica nazionale del PCUS e del 
Governo sovietico ». 

In quale misura questa af-
fermazione e valida per la re-
pubblica baltica di Lettonia? 
L'interrogativo e stato il filo 
conduttore di un lungo collo-
quio con alcuni dei massimi 
dirigenti della Repubblica. 
tra i quali il presidente del 
Presidium del soviet Peteris 
Strautmanis ed il vice primo 
ministro Victors Krumins. I 
nostri interlocutori parlano 
russo (soltanto. precisano. in 
quanto «lingua comune che 
serve alia comunicazione e al
ia cooperazione tra tutti i po
poli dellTJRSSB). Raramente 
pronunciano la parola Letto
nia Preferiscono dire «la no
stra repubblica» con un evi-
dente accento di compiaci-
mento. 

Lo stesso compiacimento ac-
compagna le informazioni che 
ci forniscono sui dati econo-
mici che pongono la Letto
nia in primo piano fra tutte 
le repubbliche sovietiche. e 
non soltanto fra di esse. Ec-
cone alcuni alia rinfusa: in 
trenta anni la produzione in
dustriale in Lettonia e aumen
tata di 29 volte (neil'inte-
ra Unione Sovietica 12 volte); 
la Lettonia produce per abi-
tante 720 litri di latte all'anno 
e ne consuma 465; in Letto
nia si producono tutti 1 tre-
ni elettrici in uso nell'Umo-
ne Sovietica, meta degli ap
parecchi telefonici, meta del
le biciclette, 11 35% dei cen
tralis telefonici, il 247« delle 
radio a transistor; il salario 
medio menslle del lavoratore 
lettone e stato nel 1971 di 
130 rubli (quello medio sovie
tico e stato di 126 rubli); la 
Industrie lettone ceporU la 

100 paesl del mondo e cosl 
via. 

Non sono cifre vuote. Giun-
gendo a Riga da Mosca ci si 
accorge presto che il tenore 
di vita e piu alto: i negozi so
no piu riforniti. la gente spen-
de piu facilmente. veste con 
piu ricercatezza; le case di 
abitazione si presentano piu 
curate. Uscendo da Riga per 
andare nelle piccole cittadi-
ne lungo il golfo non si no-
tano differenze sostanziali. 

E" vero, gia alia fine del se-
colo scorso, ed agli inizi del 
nostro, l'industria capitalisti-
ca in Lettonia, nell'ambito del

la Russia zarista, si era svi-
luppata ad un livello relativa-
mente elevato. Ma, come ci 
informa il compagno Straut
manis, nel 1940, quando il po-
tere sovietico vi fu ripristi-
nato, la produzione industria
le in Lettonia era appena il 
94,6 di quella del 1913. La 
classe operaia era numerica-
mente diminuita e si contava-
no oltre 40 mila disoccupati. 
Appena una decina di fabbri-
che superavano i mille dipen-
denti. Le esportazioni erano 
prevalentemente di prodotti 
agricoli e forestall. Le banche 
erano sotto complete control-
lo straniero. 

La bonifjpa della terra 
Ripristinato il potere sovie

tico, non si ebbe neppure il 
tempo di dare mano all'ope-
ra di rinascita che il paese 
fu invaso dai nazistl. II prez
zo pagato alia causa antifa
scista dalla Lettonia fu pro-
porzionato a quello delle 
altre regioni europee del-
l'URSS: 315 mila civili e 330 
mila prigionieri di guerra so-
vietici massacrati; 280 mila 
persone deportate in Germa-
nia; aziende industriali e por-
ti marittimi distrutti, citta e 
villaggi dati alle fiamme. A 
pochi chilometri da Riga si 
trova Slaspils. E' un nome 
che alle orecchie dei lettoni 
suona come da noi Mauthausen 
o Buchenwald. Almeno cento-
mila persone provenienti da 
ogni parte dell'Europa orien-
tale vi perirono. La loro me-
moria e ricordata da un gran
de prato verde e da un grup-
po di gigantesche figure in ce-
mento armato: una mad re 
protegge con il corpo il suo 
bambino; uomini aiutano al
tri uomini ad affrontare la 
morte. II «memoria!e» e cura-
to con lo stesso amore con cui 
i lettoni venerano i loro mor-
ti. A giusta ragione e stato 
scritto che i cimiteri di Ri
ga sembrano piuttosto giar-
dini e parchi. 

Ma ritorniamo a quello che 
i compagni di Riga chiama-
no il amiracolo economicon 
lettone. L'espressione appare 
giustificata se si considera 
che negli ultimi 20 anni i rit-
mi di aumento del reddito 
nazionale per abitante e sta
to, in Lettonia, molto piu ele
vato che in Francia, nella 
RFT ed in Italia. Malgrado le 
immense distruzioni provoca

te dalla guerra, nel 1947 l'in
dustria lettone supero gia il 
livello del 1940. Negli anni suc
cessive furono costruite o am-
pliate circa 200 grand! azien
de industriali, tra le quali la 
officina elettrotecnica VEF, 
ben conosciuta nell'URSS co
me una delle piu grandi azien
de radiotecniche del paese. 
Non soltanto le radio, ma in 
genere tutti i prodotti dell'in-
dustria lettone sono molto ap-
prezzati nelle altre parti del
l'Unione Sovietica. per il lo
ro livello qualitative e per il 
buon gusto delle forme. Pro-
fumi e cosmetici di Riga, af-
ferma un compagno, si ven
dono con facilita perfino in 
Francia. 

Lo sviluppo industriale ha 
cosi trasformato il volto del
la repubblica. Oggi i due ter-
zi del prodotto nazionale lor-
do in Lettonia sono forniti dal-
l'industria. Nell'agricoltura or-
mai e occupato soltanto il 
22% della popolazione rispet
to al 650.0 del 1940. Grazie tut
tavia alia creazione di grandi 
aziende cooperative e statali. 
alia bonifica di centinaia di 
migliaia di ettari di terra (in 
media 80 mila ettari all'an
no), alia meccanizzazione ed 
alia spinta alia specializzazio-
ne, soprattutto nell'allevamen-
to del bestiame (62°/o della 
produzione globale agricola), 
la Lettonia produce oggi per 
abitante piu latte della Fran
cia e della Svezia e molta piu 
came della RFT e della Sve
zia. Nel 1971 la produzione 
agricola media per lavoratore 
ha superato di 3,2 volte quel
la del iMO. malgrado la eon-
siderevole riduzione della gior-
nata lavorativa. 

Nel colcos di un villaggio 
Discorso analogo vale per 

la pesca (la produzione let-
tone di pesce e al terzo po-
sto tra le 15 repubbliche del-
1*URSS) che da attivita indi
viduate alia merce del tempo 
e del ricatto degli speculate-
ri, grazie alia creazione di 
grandi colcos. si e trasforma-
ta in una vera e propria atti
vita industriale. I pescherecci 
lettoni non operano piu oggi 
soltanto nel golfo di Riga o 
nel mare Baltico, ma si spin-
gono in profondita nell'Atlan-
ttco. si no alle coste della 
Groenlandia al Nord e del-
l'Africa Equatoriale al • Sud. 
Al colcos «Banga» nel vil
laggio di Roja, da noi visita-
to. ci mostrano con orgoglio 
un grande tabellone con i da
ti dello sviluppo dell'azienda. 
Ne citiamo due, a titoln di 
esempio: mentre nel 1948 la 
quantita di pesce pescato per 
ogni pescatore membro del
la cooperativa fu di 52,44 quin-
tali, nel 1971 e stato di 623 
quintal!. Parallelamente e sa-
lito il guadagno: 598 rubli nel 
1948; 3955 nel 1971. 

Le infermazioni continuano 
ad allinearsi sul taccuino de
gli appunti. Oltre al progres-
so economico riguardano 
quello scolastico e quello sa-
nitario (32 medici per ogni 
10 mila abitanti), e cosl via. 
Ma bastano queste cifre di 
una prodigiosa evoluzione eco
nomica e sociale per di mo
stra re che la Lettonia ha con-
servato e sviluppato le sue 
caratteristiche nazionali? 

I nostri interlocutori al Pa
lazzo del Soviet repubblica-
no diventano polemici. SI par-
la In Occidente, osservano nel
la sostanza, di sfruttamento 
delle repubbliche baltiche da 
parte della Russl*. Al contra

rio, se non avesse fatto par
te della famiglia sovietica, la 
.Lettonia non avrebbe potuto 
di ven tare quella che e oggi. 
La Lettonia e povera dl ma-
terie prime e riceve dalle al
tre repubbliche dellTJRSS. 
Prendiamo il gas, cosl impor
tante per l'industria e per le 
singole famiglie. Ogni anno la 
Lettonia consuma circa un mi-
Jiardo di metri cubi di fas. 
Esso vi giunge direttamente 
daJlTJcraina occidentals attra-
verso il grande gasdotto De-
sciav-Riga. Viceversa rimmen-
sa Unione Sovietica e il gran
de mercato naturale della 
produzione lettone. 

Certo. e difficile parlare di 
c sfruttamento» di un paese 
che ha un tenore di vita piu 
elevato di quello cosiddetto 
«sfruttatore ». Ma i rapporti 
tra le diverse renubbliche del-
1TJRSS non sono* soltanto eco
nomics La replica del vice 
primo ministro Krumins e 
secca. c l n Occidente si ao-
stiene — egli dice — che in 
Lettonia e in corso una spe
cie di genocidio della nostra 
cultura nazionale. Quale e la 
realta? In Lettonia, con me
no di due milioni e mezzo 
di abitanti, noi abbiamo 10 
teatri. II numero annaale di 
spettatori e di oltre 2 milio
ni. Le opere di scrittori let
toni. come il grande Vilis La-
cis. vengono pubblicate con ti-
rature sino a 40 mila copie. 
a prezzi inferior! ai rublo al 
volume. La Lettonia ha oggi 
una sua Accademia delle 
sclenze, una sua cinematogra-
fia, inesistenti all'epoca de> 
la repubblica borghese. Pri
ma di giudicare oocorre in-
formarsi e conoscere 1 
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