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DIBATTITI E CONFRONTI 

L'intervento del compagno Cesare Luporini all'incontro di 
Herrenchiemsee su « Umanitd cristiana e umanesimo marxista » 

Perche e storicamente 
necessario il dialogo 

f ra marxisti e cristiani 
Un vivace confronto sul destino e il fufuro degli uomini - Sono possibili punfi di vista co-
muni intorno alia realta nella quale viviamo? - II problema della pace e il problema della 
fame - II senso della crifica marxista della re ligione - La costruzione di una nuova societa 

Ad Herrenchiemsee, pres-
so Monaco di Baviera, 
promosso dalla * Paulus-
Gesellschaft *, si e svol-
to dal 28 aprile al 1. mag-
gio un importante conve-
gno internazionale sul te
nia Umanita cristiana e 
umanesimo marxista. Pub-
blichiamo opgi tin rias-
sunto dell'intervento pro-
nunciato in questa occa-
sione. il 1. maggio, dal 
compagno professor Cesa
re Luporini, in parallelo 
con l'intervento del padre 
Giulio Girardi, professore 
all'Universitd salesiana di 
Roma. 

Se siamo qui a parlare fra 
noi, non e certo soltanto per 
un confronto di dottrine, ma 
perchd qualcos'aitro ci preme 
e ci spinge, che possiamo, an-
zi dobbiamo, indicarc con 
estrema semplicita, proprio 
perchd non ci e lecito nascon-
dere dietro !a nostra limitatez-
za individuale la grandezza del
la questione. Si tratta. infatti. 
del destino e del futuro degli 
uomini. Non in astratto, ma a 
partire dalle condizioni di oggi. 

Non si tratta piu semplice-
mente di compiere in certi pae-
si un lungo tratto di eammi-
no insieme. Si tratta oggi in un 
confronto integrale dinnanzi 
alia questione delle sorti del-
l'umanita. Credo che soltanto 
dentro questo orizzonte ha sen
so ormai, il nostro incontro, e 
si pu6 porre il problema di una 
possibile collaborazione. I qua-
li. d'altra parte, non dovranno 
aver nulla di esclusivo, non 
fosse altro perche sono presen-
ti anche le altre grandi reli-
gioni storiche dcll'umanita e ci
vilta di origine diversa dalla 
nostra occidentale. 

La prima domanda e allora 
questa: e possibile avere alcu-
ni punti di vista comuni (inten-
do dire, un minimo di punti di 
vista comuni) intorno alia real
ta storica in cui viviamo? A 
me sembra evidenle di si. Si 
tratta di alcuni aspetti salien-
ti. oggettivi. innegabili. decisi-
vi: di fronte ai quali per gli 
uni e per gli altri si stabilisco-
no le massime responsabilitd, 
In primo luogo vi 6 la capaci
ty raggiunta dal genere uma-
no, nei suoi rappresentanti piu 
< civili (cioe. le nazioni scien-
tificamente e tccnicamente piu 
sviluppate) di autodistruggersi 
attraverso una guerra nuclea-
re: o di distruggere almeno 
le basi della civilta, vulneran-
do nello stesso tempo in modo 
presumibilmente gravissimo le 
stesse sorgenti della vita bio-
logica. Questo 6 il grande fat-
to nuovo della storia umana. Vi 
e in esso. senza dubbio, anche 
un aspetto < esaltante >. co
me ha scritto giustamente Ga 
raudy: «L'bumanitd, si elle 
survit, ne survivra pas par la 
settle force d'inertie de revo
lution biologique, mats par un 
choix humain »... Di fronte a 
questa possibility abbiamo dun-
que la maggiore responsabilita. 

Unificazione 

nella contraddizione 
Vi e un altro tratto salien-

te oggettivo del mondo contem-
poraneo. La storia del genere 
umano si e ormai unificata, 
ma attraverso contraddizioni, 
squilibri e distanze che non 
•ccennano a diminuire. che an-
xi perfino si accrescono, co
me registra esattamente la co-

' stituzione Gaudium et spes. E* 
qui. anzi. uno degli aspetti piu 
negativi e paurosL finche non 
verra superato. delTattuale 
« progresso > umano. La fame 
e la «geografia della fame > 
sono 1'espressione estrema e 
piu immediata di cid. 

Da una parte ci troviamo di 
fronte a questi drammatici pro-
blemi del mondo odierno. Dal-
l'altra. di fronte a un gigante-
sco progresso delle capacita e 
possibilita scientifiche, tecni-
che ed economiche dell'iima-
nita. o di una parte dell'iima-
nita. La necessita storica del 
nostro dialogo e profondamen-
te radicata in questa situazio-
ne concreta. Da essa scaturi-
sce la necessita di una com-
prensione reciproca, di un re-
ciproco riconoscimento di va-
lori. e della collaborazione; nel-
le grandiose trasformazioni che 
ai sono compiute nel mondo 
— la realta innanzitutto dei 
paesi socialist!, K loro decisi
ve preseroa — e di quelle che 
M ranpJnano. I 4 question* 

della possibilita di questa com-
prensione e collaborazione fra 
cristiani e marxisti viene dopo: 
dopo il riconoscimento della 
necessita. Sono persuaso che 
quella collaborazione e possi
bile solo alia condizione di una 
evoluzione reciproca, ma sono 
anche persuaso che essa e gia 
iniziata. Per quanto ci riguar-
da, noi sosteniamo. oggi, che 
la coscienza religiosa. come ta
le, non 6 piu un ostacolo per 
la costruzione del socialismo, 
per comprenderne le prospet-
tive, per tendere ad esse. Ma 
quale e la domanda che ci po
ne allora il cristiano? 

La sua domanda, ed 6 oggi 
quasi sempre piu appassiona-
ta che ironica. e questa: voi 
mi chiamate a collaborare per 
costruire una societa atea? Ora 
non sta a me che vi parlo giu-
dicare di come deve essere la 
fede dell'uomo religioso. In che 
misura essa gli debba e pos-
sa permettere di accettare una 
specie di sfida, o di « pari », 
di scommessa. Vorrei dire pe-
rd che noi non chiamiamo pro-
priamente nessuno a costruire 
una societa atea, ma una so
cieta in cui sia abolito lo sfrut-
tamento dell'uomo sull'uomo e 
che si sviluppi su questa base. 

E* vero: il marxismo contie-
ne una critica della religione. 
La critica marxista della reli
gione 6 innanzitutto una inda-
gine storica, sociologica, etjio-
logica. La religione e un im-
ponente fenomeno sociale e 
il marxismo non pu6 non 
occuparsene. L'insieme perd 
di quella critica rientra in 
cid che nel marxismo si 
chiama < critica della ideo-
logia», cioe della coscien
za non scientifica. sociologi-
camente condizionata (per e-
sempio dai rapporti di classe) 
che gli uomini hanno di se 
stessi e della loro attivita. La 
critica marxista della religio
ne non 6 altro che questo, nel
la sua peculiarita. Per questo, 
vediamo che oggi molti uomi
ni religiosi raccettano, ne ac-
cettano il metodo e lo stimolo. 
Essi, credo giustamente. dal 
loro punto di vista, afferma-
no che tale critica aiuta_ a 
piin'/icare la religione (cioe 
aiuta una evoluzione della « co
scienza religiosa »). Ma la « es-
senza vera » della religione sta 
per essi sempre al di la dei 
termini non solo effettivi. ma 
possibili. di questa critica. Sta 
sempre in aliro, in una dimen-
sione diversa. che per il cri
stiano. se non sbaglio 6 quella 
della « rivelazione »: la comu-
nicazione con una realta che 
sfugge a qualsiasi verifica em-
pirica. ed c incommensurabile 
con essa. Ora la testimonian-
za di una incommensurabilita 
5jiffatta e di per se inconfuta-
bile. Ne il marxismo si e mai 
posto sul terreno di una tale 
confutazione. Cid che interessa 
la sua analisi sono i contenuti 
rappresentativi della religione 
in rapporto alle loro derivazio-
ni e suggestion! pratiche nella 
vita sociale. 

In effetti per il marxista 
quella dimensione ulteriore. 
che si potrebbe chiamare «a-
pertura sulla trascendenza » (o 
in qualsiasi altro modo ana-
logo) non esiste. Essa rimar-
ra per Iui sempre illusoria, 
« regione nebulosa », come^ di-
ceva Marx, ma 1'affermazione 
di Marx, che leggiamo nei ma-
noscritti « economico-filosofici > 
del 1884. < piu l'uomo mette in 
Dio e meno serba in se stes
s o ^ e una affermazione la 
quale ha senso in relazione al
ia antropologia feuerbachiana 
dell'c ente generico > del Gat-
tungswesen che Marx ancora 
condivideva. Rispetto all'c in-
dividuo sociale* del marxismo 
maturo la posizione religiosa 
diventa invece ambigua: pud 
contenere una fuga da se stes
si e dal mondo. o Topposto di 
cid. TJ marxista percid non 
pud considerare indifferenti o 
privi di senso atteggiamenti 
nuovi dell'uomo religioso qua
li si possono esempliftcare nel-
le parole del padre Ruiz, citate 
nel tibro di Ga raudy: De Vana-
thime au dialoque. * Ecco il 
terreno principale sul quale de
ve svolgersi il dialogo fra cat-
tolici e marxisti: e certo che 
la religione e essa stessa un 
freno al progresso umano?... e 
urgente, per i cattolid, affer-
mare chiaramente: la religio
ne cristiana non implica la 
minima alienazione dell'uomo 
nel senso piu puro dell "uma
nesimo marxista... i cattolid 
possono tranquillarnente lottare 
insieme al mandsti contro tut-
to to form* * wato alto> 

nazione religiosa >. L'indi-
rizzo che si esprime in que-
ste parole, stabilisce l'oriz-
zonte stesso di quegli « svilu|>-
pi della coscienza religiosa > 
su cui piu di una volta ha ri-
chiamato l'attenzione Togliatti. 

Cid importa. nell'oggetto con-
siderato. un mutamento di qua
nta e di direzione, rispetto alia 
religione « oppio dei popoli >, e 
la lotta e lo sforzo in tale sen
so da parte delle comunita re
ligiose. Ed 6 questa anche la 
nostra richiesta, che contiene 
un mutamento profondo di at-
teggiamento, maturate nelle 
nuove cohdizioni storiche, ed 
un elemento di fiducia: che 
possa esserci una religione e 
una vita religiosa migliore. Ma 
non coincide cid, nell'altro 
versante, nel versante del
l'uomo religioso. con quel
la ricerca di purificazione 
della vita religiosa. e di 
una « purificazione » anche im-
pegnata nei problemi reali del
la societa. di cui tanto sentia-
mo parlare? Non coincide cid. 
per la chiesa cattolica. con la 
fine effettiva della < eta co-
stantiniana > che. almeno in 
molti paesi (fra cui il mio) non 
si pud certo dire che sia gia 
avvenuta? Non e questo il rea-
le fondamento del dialogo, la 
cui possibilita non e prestabili-
ta intellettualisticamente. ma 
nasce giorno per giorno attra
verso una duplice evoluzione 
in corso? 

La dimensione 

« popolo » 
Anche per il cristiano. nel

la sua religione, la dimensio
ne « popolo > e essenziale: il 
che trova espressione nella for
mula « popolo di Dio >. Nella 
chiesa cattolica. ad esempio. 
sembra che oggi si voglia rin-
vigorire il senso della colletti-
vita. come proprio della fede. 
contro la religione individuali-
stica. egoistica e sentimentale. 
Se questo riesce — e contro di 
cid vi 6 una situazione di clas
se che fa evidentemente osta
colo nella struttura capitalisti-
ca — sara certamente una 
grande forza. Una forza soli-
daristica che non pud non an-
dare in direzione opposta al-
lisolamento e alia solitudine 
dcll'individuo nella societa ca-
pitalistica. mascherati oggetti-
vamente. come gia aveva vi-
sto Marx. daH'enorme molti-
plicarsi dei mezzi di comuni-
cazione e di informazione,^ e 
delle loro tecniche. La cosid-
detta c civilta dei consumi» 
com'e noto. ha il suo fondamen
to in questo moltiplicarsi. e 
nelle sollecitazioni. nei «biso-
gni * e nel tipo dei bisogni. che 
esso produce. Ma trova anche 
il suo prezzo in quella solitu
dine e isolamento; che e un 
aspetto attuale della aliena
zione. Di tale espansione Marx 
sottolineava perd anche il lato 
positivo. D lato che sopprime 
antichissime limitatezze «loca-
li» deH'uomo. e stabilisce per 
tutti gli uomini un orizzonte 
storico mondiale. n lato che 
rappresenta un enorme arric-
chimento non solo materiale, 
ma di capacita. possibilita e 
disposizioni per 1'individuo 
umano. E vedeva quindi in dd 
un presupposto necessario del
la sua reintegrazione con se 
stesso. che e una reintegra
zione del suo rapporto con gli 
altri. non piu egoistico e soli-
tario. a un livello superiore del
la societa. Questo e per noi il 
significato di valore del comu-
nismo; il senso dell 'umanismo 
marxista. 

Ora. e molto difficile per un 
marxista concepire come pos
sibile quel rinvigorimento ef-
fettivo del < popolo di Dio » — 
cercato oggi da molti cristia
ni — aH'infuori di una lotta 
contro le strutture alienanti 
della sorieta capitalistica. 

Alia chiesa cattolica. o alle 
chiese cristiane, noi non chie-
diamo di schierarsi per fl so-
dalismo e fl comunismo; ma 
di liberare fl fedele perche es
so possa in piena e Ubera co-
sdenza schierarsi per il so
cialismo e il comunismo. Alia 
condizione. naturalmente, del
la sua piena integrita religio
sa. come individuo e come 
membro della sua chiesa. E 
quindi col pieno rispetto an
che dd diritti di questa nel 
suo proprio ordine. Cid signifl-
ca due cose molto precise: 

la religione, che gia i classici 
del marxismo avevano escluso 
e respinto dal quadro della lot
ta di classe del proletariato e 
deH'edificazione del sociali
smo; b) niente « Stato ateo » 
e, piu in generate, nessuna 
pretesa di monopolio ideoloni-
co da parte dello Stato (anche 
se cid non coincide, a mio pa-
rere. con l'idea di uno Stato 
assolutamente neutro, la quale 
mi sembra illusionistica e uto-
pistica. perche lo Stato, finchd 
e'e, si trovera sempre. credo. 
in un rapporto attivo e passi-
vo coi valori e sistemi di va-
lori che orientano gli uomini 
nella societa). 

Ma che cosa chiediamo al 
singolo cristiano, alia sua « co
scienza religiosa »? Non certo, 
evidentemente, di rinunciare 
ad essa. Ne alia Weltanschau
ung che le e connessa. Ma di 
accettare — forte della sua 
fede. come noi siamo forti del
la nostra — la gara delle vi-
sioni del mondo, dei punti di 
vista, nella edificazione della 
societa senza classi e nel pro-
cesso verso di essa. 

Anche in una societa plurali-
stica, e in uno Stato rigorosa-
mente laico nessuna Weltans
chauung pud rinunciare alia 
espansivita propria. Che que
sta sia solo affidata alia for
za delle idee! 

Non si tratta solo della dif-
ferenza di concezioni filosofi-
che. in senso astratto, ma an
che di atteggiamenti piu pro-
fondi. rispetto ai quali e mol
to probabile che rimarranno 
ugualmente, almeno a lungo. 
distanze non valicate, nonostan-
te l'arditezza di certe concezio
ni come quella di Teilhard de 
Chardin. Dicendo questo penso 
particolarmente alia questio
ne del male nel mondo, nella 
storia. connessa per il cristia
no a quella del peccato. H 
marxista non pud essere indif-
ferente — soprattutto oggi — 
alia questione del male, in par-
ticolare alia ferocia umana (al
le torture, le persecuzioni ecc.) 
che si e imposta e si impone 
con tanta evidenza in un mon
do, per altri versi, cosi pro-
gredito. Noi non la legheremo 
perd mai a una infirmitas radi-
cale di una natura umana * ca-
duta >. anche se pensiamo che 
la tensione dell'uomo con I'ani-
malita che e in lui non cesse-
ra mai. Ma consideriamo que
sta stessa tensione come una 
molla per innalzarsi a superio-
ri livelli di liberta, in una so
cieta emancipata dalle estra-
neazioni. Vi e qui una diffe-
renza invalicabile? Non ne so
no completamente sicuro. For-
se e cosl. Ma anche se quella 
differenza rimarra. e questo 
forse un terreno. nello stesso 
tempo, passibile di molti awi-
cinamenti. Almeno nel senso 
di cid che possiamo sempre 
apprendere gli uni dagli altri 
nella ricerca e neH'approfondi-
mento dei valori morali di una 
vita comune. 

Un cammino 

da fare 
Ad ogni modo e pur con 

queste differenze profonde che 
bisogna contare. Come si con-
ciliano esse, nel pluralismo. 
con la espansivita propria dd-
le concezioni del mondo? Noi 
marxisti crediamo che, attra
verso tutte le attuali differen-
ze, 1'umanita cammini tuttavia 
verso la propria unificazione 
culturale. unificazione nella 
ricchezza, anche spirituale, e 
non nella pnverta. La storia 
ha anche per noi quindi un 
senso. una direzione. benche 
oggi sappiamo che questo cam
mino pud venire interrotto. Per 
tale unificazione, in definitiva, 
Iottiamo. Siamo non solo una 
rivoluzione in marcia, ma an
che, nello stesso tempo, come 
diceva Gramsd, una c riforma 
intellettuale e morales degli 
uomini. La cerchiamo coscien-
temente. Come si concilia cid 
con un accettato pluralismo? 
E* una questione. insieme, di 
oggi e di domani. Ebbene, e 
nella tensione morale e intel
lettuale di questo pluralismo 
che dobbiamo jiconoscere fin 
da ora. almeno noi marxisti, e 
forse, spero, anche voi cristia
ni, un elemento operante e pro-
pulsivo di quella stessa unifl-
cazione di tutti gli uomini, 

Cm*v Luporini 

STORIA 

Trent'anni dalVaggressione fascista al Paese africano 

IGARIBALDINI DI SPAGNA 
TRA I f " BANDE» O'ETIOPIA 

Bruno Rolla, Anton Ukmar, llio Barontini e I'utficiale francese Roberto Monnier protagonisti di un esem-
plare episodio della solidarieta antifascisla internazionale — L'appello dei comunisli e dei fralelli Rosselli 
I massacri di Graziani — Sui monti e tra i boschi si organizzano i guerriglieri — I giornali della resistenza 

In alto a sinistra: si stampa nella foresta « La voce dell'Abissinia i . In alto a destra: nell'ordine: Kebbede, ufficiale; Ghila Gherghis, diplomatico; Barontini 
(seduto); Paulus Getahoum Tesemma, segretario e capo del governo. In basso a sinistra: una formazione di guerriglieri etiopicl. In basso a destra: Anton 
Ukmar, llio Barontini e Bruno Rolla. 

La guerra in Etiopia non fini 
il 5 maggio 1936. ma Ju una 
guerra ininterrotta che durd fino 
al '41 e in parte si confuse con 
il secondo conflitlo mondiale per-
ch& di questo era stato, come 
avevano pievisto t comunisti. so
lo I'anlefatto. Anche per questo 
quella guerra fu un episodio di 
internazwnalizzazione del fasci-
smo. di oppressione fascista; e 
proprio per questo dopo la guer
ra di Spagna tre combaltenti ga-
ribaldini delle brigate internazio-
nali si ritrovano in Etiopia in 
mezzo a quelle « bande » a que
gli uomini. a quei reparti. in 
quei comandi che anticipano, co
me Graziani anticipa il terrori-
smo della RSI. la guerriglia par-
tigiana. 

I tre europei. llio Barontini, 
Bruno Rolla e Anton Ukmar so
no espressione e simbolo nel-
I'Etiopia tribale e arretrata del
la democrazia antifascista e par-
tigiana. Ma ricostruiamo tappa 
per tappa il cammino tormen-
tato di quegh anni. 11 2 mag-
gio 1936 Vlmperatore d'Etiopia. 
Haiti Selassie' iniziata il viag-
gio verso Vesilio Alle 420 del 
mattino sul treno per Gibuti. 
Vlmperatore Vlmperatrice. i cin
que figli e il seguito, partivano 
dalla stazione di Addis Abeba. 

Eppure Haile Selcssii che sen-
te I'umiliazione di essere stato 
abbandonato al fascismo. a que
sta tarda awentura colonvale, 
resta tuttavia abbarbicato aUa 
sua decisione di protestare in 
tutti i modi, di non abbandonare 
la sua posizione di vittima che 
denuncia con dignitd il sopruso 
e con un vigore insospettato nel
la sua esile figura. d/i battaalia 
al fascismo nei consessi inter-
naztonaU. E il 30 aingno com
pare davanli ai delegati della 
Societa delle Nazioni avvolto nel 
mantello tradizionale. a leggere 
un discono non di rivendicdzio-
nc o di denuncia, quanta invece 
per ammonire che m quella ri-
cenda era stata in realta messa 
in disevssione Vesistenza stessa 
della Societa delle Nazioni. « Non 
si tratta meramente di archi-
dare Vaggressione italiana. Si 
tratta di un problema coUettivo, 
della esistenza stessa della Lega 
delle nazioni. Si tratta della fi
ducia che ogni Stato deve ri-
porre nei trattati rnternazionali. 
del valore che debbono avere le 
promesse fatle alle piccole na
zioni che la loro mtegritd e la 
loro indipendenza saranno oaran-
tite e rispettate*. 

Quando scese dalla tribuna 
Haiti Selassii mormord: *Oggi 
tocca a noi. domani toccherd a 
voi* e fu imon prof eta. 

Prima ch'egli iniziasse a par
lare neU'aula vn pugno di gior-
nalisti fascisti scatend una ver-
Qognosa gazzarra di urla e in-
sulti diretti aWimperatore d'Etio
pia. H Negus attest calmo che 
U baccano cessasse. II deleoato 
mimmt TitmUscu prct* a grida-
i t «A la for* 1m so«PflflM>; 

finalmente. messi fuori i giorna-
listi fascisti (la polizia svizzera 
It trasse in arresto e li espulse 
dal cantone ginevrino: tra essi 
e'erano, dice Angelo Del Boca 
in La guerra d'Abissinia 19"i5-
1941. Feltrmclli editore: Giuho 
Caprin, Paolo Monellt. Lino Caja-
ni, Eugenio Morreale, Carlo Ciuc-
ci. Alfredo Signoretti. Engely e 
Cassuto), il Negus pol6 parlare. 

Ma le nazioni erano ormai trop-
po compromesse col fascismo: 
quell'anno tdsero le sanziom e 
una ad una riconobbero Vimpero 
di Mussolini e di sua maestd 
Vittorio Emanuele 111 re d'ltalia 
e d'Albania e imperatore del-
I'Etiopia. Suite maniche delle di
m e i due personaggi. «t due 
cugini», si cucirono una ridico-
la doppia greca. 

Haile Selassie andd in lnghil-
terra e fu «indirizzato» per la 
residenza verso la cittadma di 
Bath. Ld Vimperatore eliopico 
passd gli anni del suo esilio. di 
la diresse la resistenza fra i 
monti del suo paese. Id fu il 
centra a cm si indtrizzd la soli
darieta internazionale nei con-
frontt di un popolo oppresso dal 
fascismo. 

E in quel tempo la piu appas
sionato. inesauribile. infaticabtle 
arnica dell'Etiopia oppressa fu 
certo Sylvia Pankhurst che stam-
pd un giornale. The News Times 
and Ethiopia News, mobilitd gli 
amid e sollecitd in ogni occa-
sione le adesioni alia causa etio-
pica. Un altro giornale uscird 
a New York. The Voice of Ethio
pia mentre in Inghilterra ope-
rarono alcune associazioni co
me VAbyssinia Association o la 
Friends of Abyssinia. Tutto il 
lavoro e i risultati tangibili che 
la solidarieta internazionale an
tifascista offre per I'Etiopia ser
ve a tener desta sul terntono 
abissino la fiacccAa della rirolta. 

E' una rivolla che non matura 
di colpo. ma che si manifesto 
man mano che si accentua il ter-
ronsmo fascista. 

Badoglio era entrato in Addis 
Abeba, su un cavaUo bianco (il 
solito cavallo bianco che sotte-
tica la megalomania dei conqui-
statori). dopo le ore 16 del 5 mag
gio. Gli facevano studio aene-
rali e dignitari fascisti come 
Bottai e Lessona, La cittA era in 
fiamme. J nostri soldati entrano 
nella cittd, in questa come in 
altre. certo convinti di portare 
la civiltd. di considerarsi i sal-
vatori del popolo eliopico. Pochi 
avevano compreso il significato 
deU'appello del Partito comuni-
sta o dei fratelli Rosselli perchi 
ci si rendesse conto della gra-
vitd dell'aggressione all'Etiopia. 
preludio a qualcosa di piu vasto, 
di piu tragico, di pii spavento-
samente immane che Q conflitto 
africano. 

Sembrerebbe tutto fatto ormai 
neWtimperoy. E invece tutte le 
difflccttd devono ancora venire. 
Ai Addis Abeba »'i bue&ato 
Grariairi eel trade di vkmrd. Qrm-

ziani lascerd a quella terra un 
ricordo di stragi paurose, di san-
guinose rappresaglie, in fondo 
sperimenterd li la sua capacita, 
non di stratega, non di condol-
tiero, ma dt capo spietato, am-
bizioso e cupo come lo fu nella 
RSI con Mussolini. Pavolini. Buf-
/anni Guuit e tutti qli altri. 

Dette il via Mussolini con I'or-
dinc di passare per le armi i 
< ribelli > fatti prigionieri. E Gra
ziani pronto ritrasmette Vordine 
ai suoi generali. E cominciano le 
fucilazioni indiscriminate. Comtn-
cia la progressiva eliminazione 
delle categorie colte che saran
no. insieme al clero copto, le 
piu colpile. L'Abuna Aaba Petros 
viene fatto fucilare il 29 luglio. 
Le tappe di questa strada san-
guinosa sono state segnate su 
un libra edito ufficialmente in 
Italia in quegli anni. Vi 'si tro
va il telcgramma di Graziani: 
c Fucilazione Abuna Petrds, che 
era uno dei quattro vescovi abis-
sini ha terrorizzato capt e po-
polazione... Continua opera re-
presstone armati d'ispersi nei bo
schi. Sono stati passati per le 
armi tutti i prigionieri. Sono state 
effettuate repressioni inesorabih 
su tutte le popolazioni colpevoli 
se non dt connivenza almeno di 
mancata reazione >. 

Ma sui monti si resiste. I bo
schi. amid di tutti gli eserdti 
di guerriglieri, celano i resti del
le truppe imperiali che vogliono 
resistere pur tra sacrifid. osti-
litd, pericoli continui e conlinui 
assottigliamenti. Sul finire del '36 
e nel corso del "37 cadono pri
gionieri. sempre combattendo, 
parecchi capi etiopid che non si 
sono pieaati. ni hanno compiuto 
alto di soltomissione come hanno 
fatto molti altri. Ecco i fioli di 
ras Cassa. parecchi fitautari e 
deaiac fucilati. Ed ecco ras De
sta catturato dopo una lunoa 
estenuanle marcia il 24 febbraw 
19X7. Viene giudicato il giorno 
stesso e passato per le armi. 

Eppure & proprio verso la fine 
del '37 che la guerriglia ripren-
de vigore. Le truppe coloniali 
non reggono per le varie diffi-
coltA fl compito di occupare tut
to il territTrio. Le truppe etio-
piche possono cosl muoversi in 
maniera relativamente libera. 
Ma a dare vigore alia ouerri-
glia sono anche gli eccessi san-
guinari di Graziani. 

Non Jaremo la storia dell'at-
tentato del febbraio '37: diremo 
solo che per rappresaglia i fa-
sctsti si scatenarono per la cittd 
e mcendiarono interi quartieri e 
uccisero tutU gli etiopi che pote-
rono trovare. Si parlo di tremila 
morti, ma qualcuno dice anche 
the furono molti di piu. Graziani 
ebbe il pretesto per stermmare 
inteUettuali e preti. Ma i due 
attentatori non furono tra le vit-
time 9 non erano nemmeno etio
pid. ma eritrei. Graziani, an-
nunciando queste fucUaxioni che 

rerwo di Roma, ammette che 
qualcuno abbia gridato < viva 
I'Etiopia indipendente >. 

Per Graziani bisogna continua-
re. Telcnrafa: «Bisogna conti-
nuare ncll'opera inesorabile di 
distruzionc di tutto >. € Poichc est 
0(){ii impossible apire con co-
lonne truppe, scopo pud raggiun-
gersi con impiego tutti mezzi di-
slruzione atiazione per giornale 
et giornale di seguito essenzial-
mente adoperando gas asfis-
sianti >. 

Nemmeno t ouerrialicri rispar-
miano. relativamente all'estrema 
povertd dei propri mezzi. colpi 
all'avversario. E' una guerra 
spietata. Non ci sono piu i vec-
chi capi. o caduti nella guerra. 
o in mano al ncmico. o in esi
lio. Ma c'd un giovane che si 
fa luce. Ahehe Aregai. un uffi
ciale della polizia di Addis Abe-
Ixi che nel '40 verrd nominato 
dall'imperatore capo di tutte le 
forze della guerrialia. di questa 
« resistenza > etiopica. 

E giunoono anche dall'Europa 
altri awti. Sono tre uomini. tre 
«bianchi» che hanno gid alle 
loro spalle I' esperienza della 
guerra dt Spagna e una lunpa 
miltzia antifascista. Due di essi. 
Bruno Rolla e Anton Ukmar, si 
imbarcano a Marsiglia, il terzo. 
llio Barontini. It raggiungera nel 
Sudan. Piu tardi saranno in quat
tro con Vaggiunla di Roberto 
Monnier. un ufficiale francese. 
Questi quattro uomini, che pren-
dono gli pseudonimi di quattro 
apostoli: Petrus, Johannes. Paul. 
Andreas, non sono soltanto li 
con incarichi politiei e militari, 
ma sono anche un simholo: il 
simbolo della rirolta della co
scienza umana davanti al fasci
smo. il legamc di solidarieta in
ternazionale che lega i popoli 
opprcssi. Passa per 1c loro mani 
il filo rosso che lega la lotta 
europea con quella africana. At-
torno al loro insegnamento si 
strinse la parte atliva della resi-
slenza ed essi insegnarono a di-
stinguere tra fascismo e popolo. 
essi insegnarono a non ueddere 
indiscriminatamente fuori della 
battaglia, insegnarono a trattene-
re le armi e i viveri. ma non gli 
uomini che erano andati laggiu 
comandati da un nemico che ri-
siedeva a Roma. 

Non fu certo una vita facile. 
ma un'esistenza di stenti senza 
fine ancora non raccontata. Mon
nier si ammald e U cuore non 
gli resse ed ora & sepolto lag
giu. ne! Goggiam. Ukmar sareb-
be certo andato alia morte se 
Barontini non fosse tomato pre
sto da lui. che trovd gid abban
donato secondo le usanze locali 
sotto un albero. e non gli avesse 
aperto con una baionetta la boc-
ca mchiodata dalla febbre e oli 
avesse fatto trangugiare a for
za pastiglie n pastigli* di chi-
fitno. 
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tre antifascist^ ma essi olten-
nero certo dei successi nel dif
ficile lavoro. Riuscirono a costi-
tuire un governo provvtsorw di 
note membri tra cui Vex mini-
stro della penna e dclcyato alia 
Societa delle Nazioni. Lorenzo 
Taezaz. un uomo tntelligente e 
aperto. come ricorda chi lo ca-
nobbe, ras Mangascid, un auto-
revolc uomo politico. Tesemma 
che fu capo del governo Accan-
to al governo funziono un co-
mando mihtare unico e venne 
stam\>alo un giornale, ormai in-
trovabile. La Voce dell'Abissinia. 
pubblicato in lingua italiana * 
diffuso perchd si comprendesse 
il significato dell'occupazione fa
scista di quel paese. 

Era soprattutto necessario non 
perdere i contatti col mondo an
tifascista internazionale. con le 
centrali europee e ottenere aiuti 
per la guerriglia. E su quelle 
montapnc imi>crvtc. in mezzo al
le joreste intricate e senza sen-
Men. Barontini. Rolla e Ukmar 
fecero cenlinata e centtnaia iti 
chilomeln a pwih per andare dal 
onjine della Somalia francese al 
confine con il Sudan. Tutto st 
complied quando le radio si gua-
starono. Ma intanto doveva esse
re costruita una prima ossatura 
umtaria del movimento che fino 
ad allora era rimasto affidato 
all'inizialiva di capi che sceglie-
vano i fini e i mezzi. In quanti 
villaggi della foresta furono in-
delte le elezioni per U sindacol 
Certo in parecchi ed era la pri
ma volta che in Etiopia avveniva. 

11 lento lavoro di organizzazio-
ne. I'evolversi della situazione 
internazionale. rafforzarono sem
pre il movimento eliopico e al-
Vinizio del 19V) interi temtori 
del Galla e Sidama. del Logo 
Tana, del Tigrai erano prcsso-
chc liberi e i prcsidi militari ita-
liani sempre piu ridolti. 

Su Barontini era stata messa 
una taglia e diffusa una foto-
grafia che lo mostrava con la 
barba. Ma nessuno in Etiopia 
pensd mai a denundarlo e m 
quella situazione anche questo 
assume un significato profondo 
sulle doti e sul carattere del
l'uomo rispetlalo e amato daUa 
povera popolazione etiopica. 

Alia fine del '40, quando la 
guerra era in corso e Mussolini 
aveva ormai abbandonato al suo 
destino I'eserdto italiano isolato 
e senza speranze d'aiwft. t trt 
ripartirono e tornarono in Fran 
da dopo cssersi fermati a Kar-
tum e al Cairo. Per lore COTII 
dara un'altra aucrra o altn rpt 
sodi della steisa auerra co»t'o 
lo stesso nemico Ma VamK>^n'-* 
uffiriale eliopico — dct<o ch* *l 
5 maooio WJ HatV Se.\n«»<* 'or-
naro sul trono — non mowf»«.) cvr»o 
in temrn $ucc*«tvi d\ rnvn/urc 
i jarn/«ct det H* • a*M *r»<»«> 
pei > come un tempo lo <»«;*•• 
imperatore h CUVIM Jufwttx. 

Adolfo U*\f»m 


