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Un libro di Guido Bezzola 

RITRATTO 
DEL PORTA 

«Le charmanf Carline»: esemplare biografia critica 
che sa restifuire il quadro organico di una siluazione 
sforica, sociale, culfurale, e i! colore di un'epoca 

Assieme al Manzoni e piu 
avanti del Berchot, del Pel-
lico o del Grossi, Carlo Por
ta e fra i massimi esponen-
ti del rinnovamento cultura-
le attraverso cui la borghe-
sia lombarda, nei primj de-
cenni deU'Ottocento, prese 
coscienza di sp come classe 
e pose la sua eandidatura a 
dirigere il processo di uni-
ficazione politica del paese. 
Buone capacita amministra-
tive, sperimentatc gia nel 
periodo prerivoluzionario e 
maturate durante l'epoca 
napoleonica; un interesse 
fattivo per le questioni eco-
nomiche e scientifiche; lar-
ga partecipazione al dibatti-
to delle idee piu avanzato, 
su un orizzonte europeo; in-
fine e soprattutto, una at-
tenzione lucida e spregiudi-
cata per le condizioni di vi
ta dei ceti popolari, con il 
proposito di assumersene la 
rappresentanza, rinfaccian-
do alia vecchia aristocrazia 
l'abbandono secolare in cui 
erano stati tenuti; queste le 
linee che qualificavano l'ini-
ziativa degli intcllettuali ro-
mantici milanesi, in un ac-
corto equilibrio tra dinami-
smo e senso della concre-
tezza. 

Ma nel corso del Risorgi-
mento l'egemonia culturale 
passo ad altre forze, piu in-
clini al moderatismo e mol-
to meno disposte a prose-
guire la revisione dell'uma-
nesimo tradizionale, in no-
me di un rapporto diretto 
con la realta sociale contem-
poranea. L'esempio fornito 
dagli scrittori lombardi ven-
ne in parte sottoposto a una 
edulcorazione contraffattri-
ce, come fu il caso del Man
zoni, in parte lasciato sen-
z'altro cadere: e questo ac-
cadde al Porta, con l'alibi 
costituito dal fatto di trat-
tarsi di un poeta che si 
esprimeva in dialetto, anzi-
che nella lingua della nuo-
va nazione. 

A parte alcuni episodi iso-
lati (un libro di Attilio Mo-
migliano, del 1909), il silen-
zio sul Porta dura sino a 
tempi recentissimi. A rom-
perlo definitivamente sono 
gli studi dell'Isella, poi del-
1'Aureas, del Barbarisi e di 
altri, cui oggi si affianca 
l'importante volume di Gui-

Cinque 
franchi 

per celebrare 
Pasteur 

PARIGI, 10 
Cinque franchi. sette-

centocinquanta lire circa, 
e la piccola somma chie-
sta ad ogni francese per 
aiutare l'lstituto Pasteur 
di Parigi, che versa in de
plore voli condizioni finan-
ziarie. L'appello, sostenu-
to dalla televisione e dal-
lo stesso governo france
se. viene lanciato sulle pa
gine dei maggiori organi 
di stampa in occasione 
della settimana dedicata a 
Louis Pasteur, il grande 
scienziato di cui la Fran-
cia celebra quest'anno il 
centocinquantesimo anni-
versario della nascita. 

Un'occasione, si diceva. 
ufficiale e celebrativa. ma 
anche lo spunto per piu di 
una polemica. sollevata da 
quanti — ricercatori e 
scienziati — auspicano per 
l'lstituto un totale sup
ports da parte dello Sta-
to. Cio non vuol dire, pe-
ro. che gli attuali diri
genti del « Pasteur » in-
tendano rinunciare all'au-
tonomia dell'Istituto. 

Le somme stanziate dal 
governo per la ricerca me-
dica e biologica non sono 
sufficienti. ha affermato 
Jacques Monod. premio 
Nobel e direttore dell'Isti
tuto Pasteur. «Insufficien-
ti in altri paesi. ma so
prattutto in Francia. E' 
strano ed ingiusto che in 
un paese come il nostro — 
ha detto lo scienziato — 
all'avanguardia nel mondo 
industrializzato e nel po-
tere economico. non si tro-
vino i fondi necessari per 
la ricerca biomedica ». Mo
nod ha poi aggiunto: 
a Questo potrebbe essere 
un motivo sufficiente per 
chiedere insistentemente 
un aiuto da parte dello 
Stato. ma ai miei occhi un 
altro fattore e e sara sem-
pre essenziale. ed e che 
Pasteur desiderava. crean-
do l'lstituto. che questo 
fosse sempre privato e in-
dipendente dal governo*. 

Pasteur aprl l'lstituto 
nel 1888. chiamandolo « il 
tempio del future, della 
ricchezza e del benesse-
re». Qui egli scoprl il sie-
ro contro la rabbia, qui 
insegno batlerlologia e 
condusse ricerche sulle in 
fezioni. In quesfopera fu 
aiutato e sorretto dal ri-
cavato delle vendite di sie 
ri e vaccini. da donazioni 
private e da fondi gover-
nativi. 

fe»~ 

do Bezzola Le charmant 
Carline (Ed. II Saggiatore, 
pp. 382, L. 3500). Una « bio
grafia critica », come dice il 
sottotitolo: genere ancora 
abbastanza raro in Italia, 
forse perche permette di en-
trare in contatto con un 
pubblico piii largo di quello 
raggiungibile dalla saggisti-
ca specializzata. In effetti 
Bezzola ha saputo realizza-
re un'opera filologicamente 
ineccepibile, documentaria-
mente ricchissima eppure 
dotata di una scrittura cosi 
limpida, elegante, vivace da 
incantare l'attenzione del 
lettore. II capitolo su « Ceti 
e ambienti della Milano por-
tiana » e esemplare per la 
capacita non solo di restitui-
re il quadro organico di una 
situazione storica, sociale, 
culturale, ma di evocare il 
colore di un'epoca, nei suoi 
costumi quotidiani, nell'inti-
mita della vita privata. 

Nel ritratto portiano di-
pinto dal Bezzola i linea-
menti delPuomo e la fisio-
nomia dello scrittore si de-
finiscono sullo sfondo tu-
multuoso di un'eta che vide 
la fine dell'ancieu. regime, 
l'arrivo dei francesi e l'av-
vento della repubblica, poi 
del reame napoleonico quin-
di il ritorno dell'Austria re-
stauratrice. Giustamente vie
ne posto in rilievo il peso 
decisivo dell'educazione il-
luministica nell'orientare la 
satira anticlericale del Por
ta e la sua polemica contro 
privilegi e pregiudizi nobi-
liari; di qui prende avvio 
l'esplorazione nel mondo 
ancora tutto ignoto delle 
classi inferiori, « folia bru-
licante, anonima, numero-
sissima, che si riproduceva 
viveva e si spegneva passan-
do dal brefotrofio alia fossa 
comune, dando poco, chie-
dehdo meno, senza possede-
re nulla o quasi nulla eppu
re segnando di se il suo pas-
saggio nel mondo attraverso 
le semplici notazioni dei re-
gistri parrocchiali o — sot-
to Napoleone — dello stato 
civile ». 

II romanticismo del Porta 
e in questa ricerca di una 
verita umana prima che let-
teraria, espressa conceden-
do direttamente la parola ai 
personaggi popolari, nel pie-
no rispetto della loro auto-
nomia di linguaggio e di vi
ta interiore. II realismo dia-
lettale viene cosi a configu-
rarsi come una scelta ideo-
logica: « le simpatie del Por
ta piu maturo vanno chiara-
mente a un personaggio co
me Meneghtn, di estrazione 
proletaria ma gia capace, 
con buon senso e vigore, di 
fare discorsi schiettamente 
e onestamente illuministico-
democratici, proprio a scor-
no dei cosiddetti ceti alti, 
esplicitamente censurati da 
un " inferiore " e senza pos
sibility di replica ». 

Naturalmente, Particolato 
discorso del Bezzola tiene 
anche conto dei limiti di 
questo democraticismo, che 
ha un connotato di opposi-
zione ma non implica spinte 
verso il « disordine sociale » 
e « probabilmente si sareb-
be accontentato di soluzioni 
intermedie non troppo ar-
dite, che garantissero le 
conquiste deH'illuminismo 
e dell'occupazione francese, 
senza ulteriori scossoni alia 
struttura di classe >. Ma ap-
punto, il Porta e, per dirlo 
in termini gramsciani, un 
intellettuale organico della 
nascente borghesia italiana. 

La stessa scelta del dialet
to si giustifica in base alia 
volonta di rivolgersi non al
ia plebe (che d'altronde per 
lo piu non leggeva affatto, 
essendo analfabeta), ma ai 
ceti inlermedi, in grado di 
apprezzare la consapevolez-
za colta con cui veniva ma-
neggiato uno strumento lin-
guistico di dignita inferiore. 
Proprio percio, inoltre, la 
poesia portiana poteva aprir-
si a contenuti cosi audace-
mente scandalosi: i suoi de-
stinalari formavano Vclite 
intellettuale piu moderna: 
al loro ammaeslramento era 
rivolta la rappresentazione 
cruda delle miserie e delle 
sofferenze del basso popolo 
milanese. 

Certo, questa del Porta e 
un'operazione rivoluziona-
ria: e tuttavia conserva, pa-
radossalmente, al di la del
le apparenze, un carattcre 
avanguardistico. Diverso va-
lore ebbe la decisione man-
zoniana, non per caso matu-
rata nello stesso torno di 
tempo ed ambiente, di scri-
vere un «libro per tutti», 
proponendosi vittoriosamen-
te di allargare il colloquio 
alia cerchia piii vasta di let-
tori allora disponibili. Ma, 
come e o ^ o , la diversa 
funzionc ed efficacia dei 
Promessi sposi non toglie 
nulla alia genialita dell'cspe-
rienza enndotta dall'appar-
tato noeta mene>»hino. 

Viftorio Spinazzola 

VIAGGIO IN INDIA A 25 ANNI DALL'INDIPENDENZA 

Nelle strade di Calcutta 
Immense moltitudini paiono schiacciate da una condizione subumana - Una angoscia senza limiti awolge la capitale del Bengala dove un 
milione e frecentomila persone non possiedono assolutamente nulla: non un tetfo, non un materasso, non una forchetta - La terribile eredita 
della dominazione britannica nelle pagine di Nehru che descrivono il processo di distruzione dell'economia locale ad opera dei colonialisti 

Dal nostro inviato 
Di ritorno dall'India, maggio. 

Nell'aereo che mi portava a 
Calcutta leggevo il libro di 
un autorevole storico dell'ln-
dia. Immediatamente prima 
della conquista britannica — 
vi si legge — «il Bengala, 
grazie alia Jertilita del suolo 
e alia laboriosita degli obi-
tanti, si poteva considerare 
la piii ricca provincia indiana; 
oltre che riso in abbondanza 
produceva grandi quantita di 
cotone, seta e salnitro, e il 
sistema fluviale facilitava i 
trasporli e con essi il com-
mercio. La regione pagava 
ogni anno oltre cinque milioni 
di rupie (pari a un milione 
e mezzo di dollari al cambio 
di allora) senza risentirne se-
riamente ». E in effetti il pae-
saggio del Delta del Gauge, 
visto dall'alto, suggerisce 
I'idea di una terra ricca, fer
tile. La vegetazione e straor-
dinaria: palme altissime, man-
ghi, colture di riso, acqua in 
abbondanza. 

Scacciati 
dalla terra 

A'OH si pud invece attraver-
sare Calcutta senza avvertire 
una oppressione quasi insop-
portabile. E' una distesa senza 
soltizione di continuita di sfa-
sciumi di catapecchie di cui 
nella parte del mondo in cui 
viviamo non si pud avere la 
piu lontana idea. La concen-
trazione umana e tremenda. 
E' difficile sapere esattamen-
te quanti siano gli abitanti 
di questa citta. Le statistiche 
ufficiali parlano di quattro o 
cinque milioni. 11 funzionario 
del governo che ci accompa-
gna afferma che sono otto 
milioni. Un dato, tuttavia, e 
certo: a Calcutta vi sono al-
meno un milione e trecento-
mila persone che non possie
dono * assolutamente nulla »: 
non un tetto, non un mate
rasso, non una forchetta. Sol-
tanto, ma non tutti, una cio-
tola per il riso che molti si 
portano dietro in ogni ora del
ta giornata. 

Tutta questa folia di persone 
vive per la strada. A volte 
senza riparo alcuno. A volte 
raccolte, Vuna attaccata ah 
I'altra. sotto una tela di sacco 
tenuta su a malapena da ba-
stoni conficcati per terra. E' 
un riparo talmente fragile che 
non si fa alcuna fatica ad 
immaginare cosa succede nel
la stagione del monsone: la 

Mendicanti in una via di Calcutta 

tela di sacco viene irrimedia-
bilmente portata ' via dalla 
pioggia e questa gente vive 
notte e giorno nell'acqua. Cal
cutta e I'unica grande citta 
indiana dove ho visto in gran-
dissimo numero i « riscio» a 
mano. Sono tirati da uomini 
seminudi, sudati, dall'aria ter-
ribilmente stanca. Alcuni di 
essi sembrano avere ottanta 
anni e invece ne hanno forse 
solo quaranta. La diffusione 
della mendicita e praticamen-
te incalcolabile e incontrolla-
bile: le statistiche ' ufficiali 
parlano di centomila persone 
che vivono di elemosina. E' 
molto difficile rendere dav-
vero la sensazione di ango
scia che si prova per le strade 
di Calcutta. Non ci si riesce 
a liberare da un senso di 
impotenza. In alcuni momenti 

si prova soltanto vergogna per 
il fatto di vivere in un'altra 
condizione. 

La capitale del Bengala non 
e evidentemente tutta cosi. E' 
una citta che produce, che ha 
una sua struttura economica 
di una ceria solidita, vi ope-
rano mercanti, industriali, uo
mini d'affari. Eppure le te-
stimonianze della miseria sono 
cosi numerose, drammatiche, 
diffuse che a volte si ha la 
impressione che tutti, ma pro
prio tutti, siano schiacciati da 
una stessa irrimediabUe con
dizione umana. 

Sulle facciate delle case 
screpolate, come corrose, si 
vedono assai spesso disegnate 
grandi fake e martello, si 
leggono parole d'ordine di mo-
bilitazione e di lotta. E in 
effetti qui ha la sua rocca-

forte, la sua base di massa, 
uno dei due partiti comunisti 
che hanno rappresentanza par 
lamentare alia Camera della 
Unione indiana. Ma la sensa
zione che si prova e che lo 
sforzo di organizzare queste 
grandi masse umane, di gui-
darle in una lotta di lunga 
durata, di portarle all'azione 
sulla base di una prospettiva 
politica di radicali mutamenti 
della condizione . sociale, sia 
di continuo frustrato dai nuo-
vi, drammatici, elementari 
problemi di vita che sorgono 
giorno per giorno. 

Ho passato due ore, dovendo 
attendere che qualcuno prov-
vedesse a cambiare di data 
un biglietto di aereo, a guar-
darmi attorno in un quartiere 
non certo tra i piu poveri di 
Calcutta. Dappertutto, nel po-

DIBATTITO SU « POLITICA ED ECONOMIA » 

COME USCIRE DALLA CRISI ? 
Programmazione, strafegia sindacale, rapporto fra mis lire congiunfurali e riforme negli inferventi di Antonio 
Giolilti, Pasquale Saraceno, Paolo Sytos Labini, Guido Bodrafo, Luciano Barca, Eugenio Peggio, Siro Lombardini 

Alia domanda come uscire 
dalla crisi economisti e di-
rigenti politici rispondono, 
sul fascicolo 1-2 dl Poltttca 
ed economia, con una tale 
varieta ed ampiezza dl oo-
sizioni — alcune delle quali 
legate a polemiche contingen-
ti, presto superate dalla cro-
naca — da rendere . insie-
me del dibattito che ne ri-
sulta una specie di testimo-
nianza sulla consistenza del 
l'analisi e delle proposte. Ne 
emergono le radicl economi-
che della crisi sociale e cosi 
pure gli atteggiamenti di fon-
do. di prospettiva. 

Antonio Giolitti. ad esem-
pio, svolge un'analisi pessi-
mistica, secondo la quale * I 
problemi diventeranno piu 
scottanti. piu dolorosi nel 
corso del 1973™ Gli effetti 
della recessione sull'occupa-
zione sono sempre in ritar-
do rispetto ad altri effetti, 
il calo della produzione si 
ha prima, il calo dell'occu
pazione si ha dopo. anche 
perche si mettono in moto 
gli ammortizzatori, come la 
cassa integTazione guadagni 
ed espedienti di questo ge-

i nere ». 
Ad un mese di distanza da 

questa analisi. mentre si in-
siste sulla ripresa deU'indu-
stria — che non e, natural
mente, ripresa di tutta l'eco-
nomia — sembra manifestar-
si un'eccessiva strumentaHta 
della previsione rispetto alia 
tesi politica di Giolitti se
condo cui Tesigenza princi-
pale e «di applicare una 
terapia d'urto che non e 
quella fomita da mlsure di 
carattere strutturale che in-
cidono suH'organismo econo
mico a lunga scadenza e che 
certo debbono essere coor
dinate e sincronizzate con le 
misure di carattere congiun-
turale ». 

II professor Pasquale Sa
raceno porta il ragionamen-
to alle estreme conseguenze. 
Parte dal fatto che «nessu 
no. salvo errore, si esprirre 
sul meccanismo programma 
torio che si vorrebbe tstau 
rare» per concludere che 
«in fatto di programmazio
ne non sono da attendersi 
mutamenti drammatici. al me
no nel prossimo awenire, e 
che non sono qulndi utillz-
zabili le posizlonl dl coloro 

che subordihano all'esisten-
za di un programma che oggi 
non esisterebbe, ma che non 
si sa cosa possa essere. la 
soluzione di questo o quel 
problema o addirittura del-
l'insieme dei nostii proble
mi n. Quindi, a continueremo 
piu o meno a dispone de
gli strumenti attuali, stru-
menti che. owiamente, come 
tutte le cose di questo mon
do, andranno evolvendosl». 

Questo quadro di stagna-
zione delle concezioni della 
economia e della vita politi
ca. che contrasta cosi pale-
semente con le tension! della 
societa italiana da probabil
mente la ca ratter izzazione 
prima della crisi nel senso 
di una difficolta ad elabo-
rare alternative vere, valide 
nel senso di consentire Tag-
gregazione delle forze capaci 
di far saltare gli ostacoli su 
cui la crisi e nata. 

Tipica e l'insistenza del pro
fessor Paolo Sylos tabini sul
la pretesa di spartire le col-
pe fra il mo vi men to operaio 
e i gruppi dirigenti. Per lui 
i sindacati «non hanno ela
borate una strategia unita-
ria: le rivendicazioni degli 
operai ben di rado sono sta
te coordinate con quelle de
gli impiegati». Ne sorge una 
polemica in cui entrano le 
cose piu disparate — dal 
contratto dei bancari alia n-
forma della pubblica ammi-
nistrazione. neila quale i sin
dacati hanno dovuto subire 
dopo lunga opposizione un 
intervento a favore degli al-
ti burocrati imposto per ra-
gioni che attengono alia sta-
bilita dei gruppi dirigenti an-
ziche alia politica salariale — 
per concludere che * la vera 
svolta e questa: o i sindacati. 
sia pure senza promesse o 
impegni formali, assumono 
un atteggiamento dialettico 
ma dichiaratamente non osti-
le verso un ipotettco nuovo 
governo di centrosinistra. ed 
allora un tale governo pud 
essere fatto e magari pud 
durare; oppure assumono un 
atteggiamento ambiguo. ossla, 
nella sostanza ostile. ed al
lora e del tutto Inutile, anzi 
c dannoso, cercar di dar vita 
ad un tale governo*. 

H deputato dc Guido Bo-
drato non se la sente di por-
re in tal modo le questioni 

del rapporto con le organiz-
zazloni economiche dei lavo-
ratori. Bodrato sposta U di
scorso prima sull'azione pub
blica — criticando le Parte* 
cipazioni statali che vanno a 
caccia di appalti neU'edilizia, 
anziche sviluppare i settori 
industriali strategic! ove ope-
rano — e poi respingendo 
la proposta della politica dei 
redditi perche «se facesslmo 
11 discorso della politica dei 
redditi tendendo a rendere 
immodificabili i rapporti tra 
i redditi attuali, questa po
litica sarebbe una negazione 
degli stessi obiettivi della 
programmazione ». 

Dire che la politica dei red
diti si propone di program-
mare proprio la modifica dei 
redditi, come qualcuno fa, 
serve soltanto a sviare il di
scorso. Modificare la distribu-
zione dei redditi significa 
cambiare radicalmente la di-
stribuzione nell'uso delle risor-
se. quindi una lotta per la ri-
forma delle strutture. Lucia
no Barca rimette in piedi 
il discorso osservando che ha 
poco senso speculare sul fat
to che il salario sia varia
ble dipendente o indipenden-
te. H salario «sotto un cer
to profilo e una variablle 
dipendente» ed il problema 
«e di vedere chi debba am-
ministrare questa variablle. 
da chi dipenda, da che cosa 
dipenda*. Per cui. ritornan-
do al ragionamento di Giolit
ti. il rapporto fra situazione 
contingente e prospettiva si 
presenta capovolto, poiche le 
misure congiunturali «han
no un senso soltanto se col-
legate a misure di fondo, so
lo se cominciano a muover-
si in direzione della soluzio
ne di quei nodi che oggi non 
rendono competitiva l'econo-
mia e la societa italiana*. 

Le misure congiunturali. 
dunque. indicano con 11 loro 
online di importanza ed il 
loro contenuto se si e scelta 
una nuova direzione oppure 
semplicemente se il sistema 
economico non sta morden-
dosi la coda in una girando-
la di sprechi e ccomplica-
zioni» inteTminabili e non ri-
solutive. Non e un caso se la 
congiuntura ha annegato I 
diversi esperlmenti di centro
sinistra. Not* Eugenio Peg
gio che «la critica piu peian-

te che si pud rivolgere al 
centrosinistra e che. durante 
il decennio della sua es:sten 
za, l'ltalia e stata costretta 
a vivere al disotto delle pro 
prie possibilita piu che in 
qualsiasi altro periodo della 
propria storia nazionale». E' 
un'osservazione che precede 
addirittura la distribuztone 
nell'impiego delle risorse, su 
cui si soffermano molti al
tri interventi, e quindi lo stes
so problema della struttura 
dei redditi. 

Certo, i sindacati devono 
fare politica. Ma, chiede Bar
ca, acomincino a fare poli
tica i politici ed a porsi an-
ch'essi il problema di aggre-
gare le forze attomo a cut 
determinare le soluzioni ». Lo 
intervento del professor Si
ro Lombardini e tipico per 
la distanza che prende dai 
problemi reali dei lavoratori. 
laddove afferma che «non 
e facile per i partiti di massa 
impostare una politica di eli-
minazione delle rendite pato-
logiche e di razionalizzazione 
della distribuzione ». Lombar
dini accenna alle differenzia-
zioni retributive (come se 
fossero i partiti di massa 
ad avere scelto, ad esempio 
al posto del Servizio sanita-
rio pubblico, la medicina 
d'oro dei famaceutici e di 
una parte dei medici) e cita 
fra le cause del fallimenio 
in agricoltura il fatto che «sl 
voleva difendere il piccolo 
contadino, che in realta era 
alia ricerca di lavoro nell'in-
dustria*. Mentre aweniva il 
contrario poiche I'unico fe-
nomeno imponente verificaio-
si nell'agricoltura (senza n-
solvere niente), e proprio la 
cacciata del contadino po-
vero. 

Tesi politiche astratte o 
fabbricate su misura di una 
teona economica funzionale 
al mantenimento dell'attuale 
divisione di classe della so
cieta flniscono col falsare per-
sino I dati real! della dtscuv 
slone. L'incontro delle for
ze democratiche, la possibilt-
ta di costruire un'alternati-
va, dipendono molto ancora 
oggi dallo sviluppo di una 
analisi non truccata dei rap
porti sociall in base ai quali 
si organizza la produzione. 

Renzo Stefanelli 

co spazio dei marciapiedi, vi 
erano bambini seminudi o del 
tutto nudi, donne avvizzite. 
uomini dall'eta indefinibile 
che sembravano tutti come gi-
rare a vuoto. Alcuni erano 
mendicanti, la maggioranza 
semplicemente disoccupati, 
senza il minimo salario e sen
za la minima prospettiva. In 
certi mesi dell'anno — mi si 
dice — Calcutta si gonfia fino 
a scoppiare. Masse di conta-
dini, con le loro famiglie, ven-
gono qui, scacciati dalla terra 
a causa della siccita o dalla 
concentrazione della proprieta. 
in cerca di un lavoro qual
siasi. Solo una piccola mi-
noranza riesce a trovarlo. Gli 
altri si riducono per mesi, a 
volte per sempre, in una con
dizione disperata. Vivono e 
muoiono per la strada. assie 
me ai cani e alle vacche. 

11 governo dello Stato e quel
lo dell'Unione indiana cercano 
di far fronte come possono 
a questi problemi. 11 ritmo 
della costruzione delle case e 
il tasso di incremenlo dell'in-
dustria sono relativamente e-
levali a Calcutta, anche a 
causa della forte spinta delle 
lotte popolari. Ma e tutto tre-
mendamente insufficiente. Gli 
stessi dirigenti del Partito del 
Congresso, che ha ottenuto la 
maggioranza al Parlamento 
dello Stato dopo le ultime ele-
zioni, sono come schiacciati da 
una realta che sembra di-
ventare anno dopo anno sem
pre piu disperante-

Ho gia accennato nel primo 
servizio a quel che mi e ac-
caduto I'unica sera che ho 
trascorso a Calcutta. Sono 
uscito verso le venti per una 
delle strade centrali. Prima 
uno, poi cinque, poi died men
dicanti hanno cominciato a 
seguirmi tendendo la mano. 
Non potevo dar nulla a nes-
suno senza correre il rischio 
di essere circondato da una 
vera e propria folia. E cosi 
me ne sono tomato in al-
bergo, in uno di questi al-
berghi nei quali gli inglesi 
si isolavano perfettamente dal
la citta, ritrovando sotto i 
grandi alberi e attorno a una 
piscina Vatmosfera dell'Eu-
ropa. 

Un vero 
saccheggio 

Conservo negli occhi la 
immagine di una donna an
cora giovane china per terra, a 
pochi metri dalla vetrina di 
un gioielliere, sul corpo im
mobile di un bambino picco-
lissimo. Non vedeva e non 
sentiva nulla. Passaca sol
tanto dolcemente le dita sulla 
pelle bruna del figlio, forse 
malato, forse morto. Aveva gli 
occhi rigati di lacrime che 
scendevano lentamente, quasi 
a fatica nella calura dei qua-
rantuno gradi all'omb/.a. 

Ho trascorso il resto della 
serata leggendo le pagine 
scritte da Nehru. Sono un ter
ribile alto di accusa contro 
il colonialismo britannico. Ne 
voglio rtportare qualche brano 
perche mi sembrano la te-
stimonianza piu efficace del 
punto in cui VIndia e stata 
raccolta. per cost dire, dagli 
uomini che ne hanno guidato 
il cammino dopo Vindipen-
denza. 

€ Gli inglesi — scriveva 
Nehru — sono stati nella citta 
di Madras un po' piu di tre
cento anni; hanno dominalo 
il Bengala, il Bihar ecc. per 
quasi duecento anni; hanno 

esteso il loro dominio nel sud 
circa centocinquanta anni fa; 
nell'lndia centrale quasi cen-
toventicinque anni fa; e hanno 
raggiunto anche il Punjab cir
ca cento anni fa... Un fatto si-
gnificativo ed evidente e che 
quelle parti dell'lndia che sono 
state piii a lungo sotto il do
minio britannico sono oggi le 
piii povere. In effetti, un grafi-
co potrebbe indicare la stretta 
connessione tra la durata del 
dominio britannico e I'aumen-
to progressiva della poverta. 
Soltanto poche grandi citta e 
qualche nuova area industria-
le farebbero eccezione. Quello 
che conta i la condizione della 
popolazione nel suo assieme, 
e non ci possono essere dubbi 
che le zone piii povere dell'ln
dia sono le regioni del Ben
gala, del Bihar, di Orissa e 
parte della presidenza di Ma
dras. La regione del Bengala 
era certamente molto ricca e 
prospera prima della venula 
degli inglesi. Ma dopo cen-
tottantasette anni di dominio 
britannico essa e composta da 
una massa di persone ridotte 
in miseria, che muoiono di 
fame-.. 

€ E' stato un vero saccheg
gio. L'albero della pagoda fu 
scosso a lungo finche le piu 
terribili careslie devaslarono 
la regione del Bengala. Ci 
sono pochi esempi nella sto
ria di un fatto simile. E si 
deve ricordare che questo du-
rb. sotto vari nomi e sotto 
varie forme, non per pochi 
anni ma per generazioni. La 
corruzione, la venalita, il ne-
potismo, la violenza e Vavi-
dita di denaro delle prime 
generazioni del dominio bri
tannico in India sono qual 
cosa che va al di la della 
umana comprensione. E' si-
gnificativo che una delle pa
role indostane che fanno ora 
parte della lingua inglese sia 
appunto saccheggio (looty >. 

Ancora piu impressionanli 
e significative sono le pagine 
che descrivono il processo di 
distruzione delle basi dell'eco 
nomia indiana. « Le merci in-
diane furono escluse per 
legge dalla Gran Bretagna 
e siccome la Compagnia 
delle Indie deteneva il mo-
nopolio dell'esportazione del
le merci indiane. questa 
esclusior.e riguardb anche 
gli altri mercati stranieri. 
L'industria tessile indiana 
crollo, trascinandosi dietro un 
grande numero di tessitori e 
artigiani. 11 processo fu ra-
pido nel Bengala e nel Bihar; 
altrove si diffuse gradualmen-
te. La eliminazione dell'arti-
gianalo porto alia disoccupa 
zione su vastissima scala. Che 
cosa dovevano fare tutti quei 
milioni di persone. che erano 
stall per tanto tempo occupati 
nelle industrie e nelle ma-
nifatture? Dove dovevano an-
dare? Non era loro piii possi-
bile esercitare la vecchia pro-
fessione e la strada cerso una 
nuova atlivita era sbarrata. 
Naturalmente essi potecano 
morire; e questo e un modo 
sempre possibile di sfuggire a 
una situazione intollerabile. In 
ejfetti, morivano a decine di 
milioni. 11 governatore gene-
rale inglese dell'lndia. lord 
Bentinck, riferiva nel 1834 che 
una simile miseria trova dif-
ficilmente un parallelo nella 
storia del commercio: le ossa 
dei tessitori di cotone im-
biancano le pianure dell'ln
dia >. 

E infine sempre Neh •> scri
veva: «Ma ne restavano in-
cora molti, e questi aumen-

tavano di anno in anno, a 
mano a mano che la politica 
britannica colpiva zone piii 
remote del paese e creava 
nuova disoccupazione. Tutte 
queste orde di artigiani e ope
rai specializzati non avevano 
un mestiere, non avevano piu 
lavoro, e tutta la loro antica 
abilita era inutile. Esse si la-
sciavano riportare verso la 
terra perche la terra era an
cora la. Ma la terra era com-
pletamente occupata e non era 
possibile che It assorbisse con 
profitlo. Cosi divennero un pe
so sulla terra e il peso crebbe, 
e con esso crebbe la poverta 
del paese, e il tenor di vita 
giunse a un livello incredi-
bilmente basso. Questo mo-
vimento forzato di ritorno alia 
terra degli artigiani e operai 
specializzati porto a una spro-
porzione sempre maggiore fra 
I'agricoltura e l'industria; la 
agricoltura diventb sempre piii 
I'unica occupazione del popo 
lo, a causa della mancanza 
di impieghi e di attivita pro-
duttive. L'lndia si andb pro-
gressivamenle ruralizzando. 
In ogni paese in progressn, 
durante il secolo scorso, e'e 
stato uno spostamento della 
popolazione dallagricoltura al-
l'industria, dal villaggio alia 
citta; in India questo processo 
venne invertito come risultato 
della politica britannica. Le 
cifre sono interessanti e si
gnificative: alia meta del XIX 
secolo si diceva che circa il 
55 per cento della popola
zione vivesse di agricoltura; 
di recente si e calcolato che 
questa proporzione fosse del 
74 per cento. Questa e una 
cifra anteguerra. Benche ci 
sia stato un maggiore im-
piego industriale durante la 
guerra, il numero di quelli 
che vivevano dell'agricoltura 
crebbe nel censimento del 1943 
a causa dell'aumento della po
polazione. L'allargarsi di al
cune grosse citta tende a fuor-
viare I'osservatore superficia-
le e a dargli una falsa idea 
delle condizioni dell'lndia *. 

Questo era dunque il Paese 
che venticinque anni fa di-
ventava indipendente sotto la 
guida di Gandhi e di Nehru 
e del loro Partito del Congres
so. Si pub in qualche modo 
valutare I'opera compiuta? Le 
statistiche della produzione so 
no tutt'altro che irrilevanti in 
termini assoluti- Ma rapporta-
te alia realta sono come goc-
ce d'acqua nell'oceano. Vista 
dall'esterno o dagli uffici dei 
minister! l'lndia pub dare Vim 
pressione di un paese di una 
certa solidita, che comincia, 
sia pure lentamente. a *de 
collare >. ilfa percorrendo le 
sue citta. le sue campagne. 
fermandosi nei suoi villaggi 
I'immagine che se ne ricava 
e angosciosa. Calcutta, forse. 
e un limite estremo. Ma e 
pur sempre una citta di cin 
que o sei milioni di abitanti. 
ed e uno dei centri nevra', 
gici dell'lndia. 

Dall'altra parte della pern 
sola, del resto, Bombay non r 
affatto un altro mondo. Ln 
sua baia. i suoi grattacieli, ;.' 
fiume delle sue automobih 
non devono ingannare: lo d' 
ceva anche Nehru. Bombay. 
in effetti, c la citta dove que 
st'anno vi e la massima con 
centrazione, in senso assolulu 
e relativo, di mendicanti. d: 
disoccupati, di gente senza 
prospective, nonostante che la 
densita della popolazione del 
lo Stato di cui e capitale, il 
Maharashtra, sia di 167 ab' 
tanti per chilometro quadrato 
contro i 507 dello Stato d'** 
Bengala. 

Alberto Jaroviellc 
(Continual 

Per iniziativa 

della Regione 

Dal 18 al 
20 maggio 
a Bologna 

« colloquio » 
con gli scrittori 
Un «Colloquio con scnttor: 

italiam e stranieri» sul lema 
«Cu!tura. informazione e sta 
to reg:onaIe» si terra dal 18 
al 20 maggio a Bologna — in 
forma il Sindacato nazionale 
scrittori — su iniziativa del
la Regione Emilia-Romagm 

II convegno sara introdotto 
dalle relazioni del presidents 
della Regione Guido Fanti e 
dallo scrittore Alberto Mora
via. Dopo una giornata di di-
battiti — alia quale parteci-
peranno 150 delegati delle as-
semblee regionali del Sinda
cato nazionale scrittori — do-
menica 20 mattina si terra 
una atavola rotondaw conclu-
siva alia quale parteciperan-
no il sindaco di Bologna, 
Zangheri. rappresentanti di al
tre Regioni italiane e gli scritr 
tori Pietro A. Buttitta, Gio
vanni Giudici e Paolo Volponi. 

Parallelamente a questa ini
ziativa si terra a Bologna 
— nei giorni 19 e 20 — I'll" 
congresso del Sindacato nazio
nale scrittori che porra al 
centro del dibattito la lotta 
per la liberta della cultara 


