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A died annni dalla morte di Bertoli Brecht 

Berliner Ensemble: 
scuola, non museo 
II famoso complesso parfecipera al Festival della prosa a Venezia 

Died anni sono passati dal giorno della morte di Bertolt Brecht, 
14 agosto 7956. « Brecht ist gestorben »; un laconico telegram ma 
da Berlino ne an nuncio I'improvviso decesso (aveva solo 58 anni) 
in quclla afosa vigilia di Ferragosto. Sarebbe oggi, certamente, 
troppo retorico dire che egli e piu vivo che mai. II suo corpo s'e 
lentamente disfatlo nella castissima tomba del cimitero della Chausseestrasse. 
dove, se ti aggiri nei viali. ti capita di soffermarti davanti alle sepolture di Fichte 
e di Hegel. Ma il suo teatro, la sua poesia, la sua saggistica hanno ancora una 
determinante presenza nella cultura mondiale. La bibliografia di lui e ormai vastis-
sima: e ogni anno, ogni mese Velenco dei titoli si allunga. Non solo: si allunga 
di stagione in stagione 

Bertolt Brecht e Helene Weigel (che oggi dirige M Berliner En
semble) nella Marx-Engcls Platz di Berlino Est, il 1. maggio '54 

Velenco delle sue opere 
rappresentate in ogni pae
se della Terra. Se entrate 
al Theater am Schiff-
bnuerdamm dove recita il Ber
liner Ensemble, a pochi passi 
dalla Friedrichbanhof, la sta-
zione cui si arr'wa in pochi mi-
nuti da Berlino Ovest, vedete 
le pareti dei foyers ricoperti dei 
manifesti, delle locandine. del
le fotografie di spettacoli 
brechtiani messi in scena in 
tutte le lingtte. Apposite vetri-
nette vi mostrano i libri di stu-
di stampati nelle piu diverse 
grafie. Non solo la sua opera 
4 presente e viva nella cultu
ra mondiale: ma essa riserva 
ancora parte delta sua capaci-
ta di apporto sia sul piano del 
discorso teorico, che su quello 
estetico. II corpus completo 
dei suoi scritti deve essere an
cora edito per intero; e buona 
parte di cid che $ qia stato 
pubblicato in Germania (dai 
due editor} Suhrkampf Verlag 
nella Germania federate, e 
Aufbau Verlag nella Germania 
democratica) deve essere tra-
dotto. Per quanta riquarda 
Vltalia. pensiamo soltanto (a 
parte le poesie, gll scritti gio-
vanili, ecc), ai dialoghi del 
Messingkauf, che fanno parte 
dei cinque volumi dedicati alia 
saggistica sul teatro. 

Anche la drammaturgia. per 
quanta riguarda il nostro pae-
se. ha da essere ancora davve-
ro esplorata e realizzata. In-
tanto coloro che sono facili sue-
cubi e promotori della moda 
fugace ne decretano il « supe-
ramento > da parte non si sa 
bene di chi e di quali esteti-
che In proposito. diranno oU 
anni a renire 

Intanto. c'd da essere lieti 
se. propria net decimo anni-
versarto della morte di Brecht. 
il suo Berliner Ensemble verra 
finalmente a Venezia. al festi
val delta prosa A di.spetto dei 
facili det rat tori degli orec-
rhianti. dei polcmisti per senti-
tn dire (& davrero poco edifi-
cante il fatto che dei teatranti 
italiani una minima parte — 

nei teatranti italiani com-
prendiamo reqisti attori. stu-
diosi e critici — una minima 
parte, dicevamo sia andata a 
Berlino a redersi almeno un 
pain di spettacoli del Berliner. 
in qnpsti anni). va detto che il 
Berliner Ensemble P rimastn 
cd p~ it tentm di Brecht Ci sonn 

[state, nplla sun fquipe. dele-
Z'oni e allnnfanampnt'- aenfe 
rhp P1 vassata nd orest fe si fl 
ri.stn rnmp $> finita' cHiamo la 
Madre Corngjrio di Palitzsch. 

.che rpdemmn Vannn senrsn n 
Firenze ..*: aente rhp vur ri-

Ivianendn ad est, fi pntrata (ma 
\questa con magqior dianitd 
"iprafessianale ed imvecmo nrtt-
\stica) in complessi delta DDR. 
Wfn — ed i* onininvp dei compe-
\lenti. tede.srhi f sfranieri — 
In t scuola * df Brecht rire e 
ra arnnti fnltrn ch* * m«-
.»«)>') al Berliner Ensemble. 
TH qupsta ritalitn. *rnza enfa-
si celphrntira. ma enn dnr'rra 
di dati c "on snagi ncuti e pre-
cisi. ci da una chiara infor-
nazinve Vnltimn nnmpro drill 
rirista teatrale delta DPR 
Theater der Zeit. interamentp i 
dedicato a Brecht. che in un ; 
arlicolo troviamo magistral J 

tente definito come c un genin i 
itotidiano». cio? genio senza 
'orpello deTVetema quale lo 

fdealizzava la concezione rn-
lantica. Per ricordare qui ai 

nostri letlori questo ospctlo 
lelln persrmalild brechtiava. 
rnsi legato al r qui» e if-
!"« o'a » (hie el nunc, come di | 
r^rnno i Intini) ci p'mce pubbli 

ire questn brano. che dobbia-
TO alia penna di una delle piu 
ticine cnllaboralrici di Brecht. 
lizabeth TlauDtmann Si trat-

di an aneddnto. di un parti-
flare ma quanto siqnificati 

E si ricordi anche che Eli 
tabeth Bauptmann $ Hata di 
fettamente coinrnlta nella pri 
ta edizinne delYOpertt da tre 

loldi. arendn tradntto dall'in 
9te.se per Brecht la commedia 
trttcrcntcsca di lnhn Gov Orn j 
lei stessa ci ricorda qui, in 

Wrere. le ricende di questo le-
[sto. e ci da un'idea del metodn 
Mr laroro di Brecht. o della sua 
\99trsxva ironia. 

Arturo Lazzari 

Una battuta inedita 
deir« Opera da tre soldi» 

Brecht che — tutte le volte che un tebto era degno di 
essere adattato o cambiato — adattava e cambiava. ha 
npetutamente e per vane ragioni cambiato ed adattato 
tutta una serie di suoi lavori, soprattutto j primi. Per 
Tedizione degli «Stucke» sceglieva in genere la versione 
che si avvicinava di piii al testo usato per la «prima 
assoluta». purche considerasse questa come una rappre 
sentazione classica delle sue opere. 

II volume 5 degli «Stucke >, ad esempio. contiene la 
versione della Madre che fu ado|X?rata nella famosa rap 
presenta7ionc del gennaio 19.(2 — per I'anniversano della 
morte di Rosa Luxemburg - nonostante che Brecht ave.sse 
cambiato il testo circa 20 anni dopo. per la rappresenta 
none del Berliner Ensemble (la messa in scena prendeva 
come esempio la recita del 1932). Anche ta versione del 
YOpera da tre soldi scella per il volume 3 degli « Stucke ^ 

era quella della prima assoluta. famosa anche questa. 
dell'agosto 1928. 

La rappresentazione del Berliner Ensemble si basa su 
questo vecchio testo degli anni 20 (anche per la messa 
in scena Erich Engel seguiva in gran parte 1'edizione on 
ginale) Pero. Brecht stesso tento una volta di rielaborare 
YOpera da tre soldi in previsione della rappresentazione 
al Kammerspiele di Monaco nel 1949 con Hans Albers 
nella parte di Macheath. 1 cambiamenti si iimitavano pra 
ticamente al testo di due scene: alcuni piccoli cambia 
men!i nel pnmo quadro nel dialogo Peachum Filch: e 
un camhiamento sotprendente nel ter70 quadro quando 
Polly comunica di genitort il suo matrimomo con il ban 
dito Macheath Quando sua madre e svenuta. entra non 
il mendicante che ^i lamcnta. bensi un « individuo» che 
chiede consiglio ed aiuto al sig. Peachum. Ecco la loro 
conversazione. 

L'inviato dell'Unitd nell'Africa Orientale 

Partito e popolo 
lottano insieme 

per V Africa nuova 
I significalivi risullali di due inchieste governalive fra i contadini e gli operai - A Zanzibar, 
due anni dopo la rivoluzione vittoriosa -«Siamo liberi, bwana»- La grande influenza del-
I'esempio di due piccole isole sull'immenso Tanganika dopo la creazione della Repub-
blica unifa di Tanzania - L'addio di Nyerere a Kenyafla e la sua coraggiosa polilica esfera 

Dal terzo quadro (Pea
chum, signora Peachum e 
Polly). 

(Dopo che Polly ha fatto 
sapere ai genitori con una 
piccola canzone, il suo ma-
Irimonio con il bandito 
Macheath, e dopo lo sveni-
mento della madre, entra 
un individuo malandato, dai 
capelli grigi) . 

INDIVIDUO: E' lei il si 
gnor Peachum? — Signor 
Peachum. io sono giorna-
lista. 

PEACHUM: Lasci U mio 
negozio. 

INDIVIDUO: Scusi. avrei 
dovuto dire, ero giornalista 
Ho sentito dire che lei or 
ganizza non solo l 'accatto 
naggio di s trada, ma anche. 
in forma discreta. l 'accatto 
naggio nelle case. Io sono 
bclga. Cinque anni fa ho 
rivelato una strage accadu-
ta nel Congo belga. che ha 
fatto vittime in 11 villaggi. 
con tutta la nopolazione. La 
strage fu perpetrata sotto 
il comando del Generale di 
brigata Bnulanger-Huit. con
tra il quale dovrebbe esse
re aperta una inchiesta par-
lamentare in seguito alle 
mie rivelazioni. Egli si d uc-
ci«o. Da allora non ho piu 
trovato un posto in nessun 
giornale belga. anche se 
qucH'uomo aveva 2300 uo-
mini sulla coscienza Sono 
emigrato. ma anche qui a 
Londra non sono riuscito a 
trovare un posto; anche qui 
mi boicottano. 

PEACHUM: E ' possibile 
che lei non sappia che c 
uso internazionale persegui-
tare un comportamento 
anazionale? 

INDIVIDUO: Ora lo so. 
E percio le chiedo: mi sa 
dire lei — contro compenso 
naturalmente — come po-
trei ottenere il perdono al
meno della stampa britan-
nica' ' 

PEACHUM: Non lo otter 
ra ma i 

INDIVIDUO (quasi svenu-
to) : E* evidente che dopo 
I'accaduto non posso spe-
ra re in una posizione indi-
pendente e dirigente, ma 
mi accontenterei volentieri 
di fare il venditore di gior--
nali; vede, sono affezionato 
al mio mestiere. l'odore 
del... 

PEACHUM: Non sia co 
si infantile. Lei ha abusato 

delta liberta di stampa. 
Nessuno, nel mondo civili/. 
zato. affidera ad un uomo 
del genere anche solo una 
dozzina di giornali; come 
fara a sapere che lei non 
li vuol Semplicemente ru-
bare? — Vi sono familiari 
dell'infelice generale? 

INDIVIDUO: No. Era la 
Ambasciata della mia Pa-
tiia che... 

L'attore Wolf Kaiser e I'aMnce Felicilas Rilsch in una 
scena dell'< Opera da tre soldi » nella nuova edizione 
allestila dal Berliner Ensemble, e che verra presentata 
al festival della Biennale di Venezia nel prossimo se! 
lembre. E' la famosa scena del c tango del magnaccia > 

PEACHUM: Ha una co-
pia dell'articolo? 

INDIVIDUO: Ecco, (da 
una copia a Peachum). E" 
la pura verita. 

PEACHUM: Lo spero. Al-
trimenti non la posso aiu-
tare . 

INDIVIDUO: Lei dunquc 
sarebbe pronto ad aiutar-
mi. Non so come ringra-
/ iarla. 

PEACHUM: Io si. 60 per 
cento del suo stipendio. 

INDIVIDUO: Stipendio? 

PEACHUM: Lei non si 
umiliera a fare il mendican 
te . ma chiedera un posto 
come Consigliere d'Ammini-
strazione. Faccia immedia-
tamente una lista delle Im-
prese d'Importazione con 
rapporti commerciali con il 
Congo; si presenta in quel
le ditte e fa capire. discre-
tamente. che e il generale 
di brigata Boulanger-Huit. 
creduto morto. Come prova 
dei suoi meriti per la Na-
zione. presenta quest'arti-
colo. 

INDIVIDUO: Ma... 

PEACHUM: Cosa ma? II 
disprezzo generale iron le 
ha ancora insegnato nien-
te? Nessun'impresa di idee 
nazionali e con relazioni 
commerciali con il Congo 
nfiutera la sua simpatia ad 
un uomo come il Generale 
Boulanger-Huit. A parte tut
te le considerazioni di ordi-
ne superiore. la vittima e 
naturalmente sempre piu 
simpatica dell 'aggressore. 
Lei e Boulangcr Huit e 
l)asta. 

INDIVIDUO: Basta. 

PEACHUM: Torni stase-
ra alle sei. perche le si pos-
sa insegnare almeno qual-
che regola di educazione. 
Cosi com'e. non sembra un 
Generale. ma un mascal 
zone. 

Addio. 
(L'individuo e^ce come 

sognando). 

I 

UNGARETTI «TASCABILE» 
Uediztone ticlle poeaie di Ln 

garetli che Monduion ci presen 
ta questa scltimana in edizione 
eeooomica t* gli Oscar mensili » 
lire 350) presenta un elemento di 
novita nspctto aue precedent! edi-
zioni economiche di poeti italiani 
del 900: anziche offnre la pura e 
semplice nstampa di raccolte 
compatte. nene tentata per la pn 
ma volta una antologia di tut

ta la poPMa ungarettiana dal 
1914 al \9Cfi. in nwdo da offnre 
un panoranM e-^enziale doll'ope 
ra di uno dei n ^ t n piu imp<>rtan 
ti poeti del "900 Un volumetto 
prezi050. quindi. che con<ighamo 
ealdamenle ai no«tn lettori. no
nostante ci tocchi ancora una vol
ta denunciare I'insufricienza del
la presenta zione e I'assoluta man-
canza di note csplicathe: tutti 

difctti cne linulano torieinei.:e 
una piu larga d.iTuMone della let-
tura. 

• • • 
Fra gli altn volumetti compar-

st questa settimana, segnauamo tn 
particolare tre titoh interessanti. 
Innanzitutto. Sansoni ha contmua 
to la Sforia degli still con il secon-
do volume dedicato agii stdi nel 
mondo una traduzione di un vo 
lumetto «-tran:ero ampiiata da 
Mma C.reeoli. lire 7.S0): la tr.u 
ta/ione. con^e t* naturale e e«tre 
mamente ^ommana. divisa per 
naziom. ma corredala da un in 
ten<o bagaglio di illuMraziom 
ben scelle. che difTicilmente «i 
trovano in un'opcra a cosi bas«o 
co«to. 

Sempre San*onf. nella beUa col-
lana dei « Diamanti dell'arte > ha 

Pubbiiiato il i.i ko.iirixlltj a c u r j 
di Laura \mt . i Ma^ini. Cetlicjta a 
Van Gogh (lire 450). col sohto 
corredo di llJu-trazior.i Resta da 
segnalare. infine. una nuova pro-
duzione della Educazione senti-
menlale di Klauhrrx pubbheata da 
Garzanti (lire J50. unaltra era 
gia comparsa tempo fa presto Ca-
sini) preccduta dalla «oli{a buo 
na introduzione in forma di voce 
di enciclopedia 

bemprt- dar/.inti oltre al 'J epi 
-Oilio di Rocambole (lire IV)). ha 
n»t.impato il roman/o Una estate 
con senlimento dello scriltore in 
gie>-e John Harvey (lire 350). n 
pre.sa dal catalogo FellnneUi An-
cora Mondadon ha ri^tampato 
un romanzo « ftorico » di Wilder 
Idl dl marxo (lire 350). dedicato 

<i Giulio Ce>-are. ina mer.o mie 
rewante di aitrc* opere dello ^ e s 
••o scnttore. e La valle del re, una 
vtona f giomahstica > dell'antico 
Egitto, scntta dal cultore di egit-
tologia Otto Neudert Casini. in-
fine, ha miziato la sene « aizur-
ra > di saggistica della sua col 
lana ta«cabde con una raccolta di 
articoh del recista Foico Quilici. 
Giramare, dedicati tutti alia vita 
del « -esto continente » (lire 450) 
Le edizioni dcH'Alhern hanno ere 
fluto opportuno di ofTrire una n 
duzione per ragazzi del Tom Jo
nes (lire 350). dopo che parecchie 
edizioni integral) economiche so
no gia state lanciate sul mercato. 

Dal nostro inviato 
DAR ES SALAAM, agosto 
Da Dar Es Salaam a Zanzi 

bar: un volo di venti minuti. 
piu tempo forse per il decollo 
e I'atterraggio che non per il 
volo vero e propria. L'isola. 
come la vicina Pemba. risplen 
de di verde, una vegetazione 
stupenda, agili palmizi e coc 
chi, piantagioni di chindi di 
yarofano, I'acuto profumn dei 
fiori. II controllo dei documenti 
c del bagaglio e rigtdn. senza 
vuoti: « L e spie della CIA. 
gli agenti americani — dicono 
e scrivono — arrivano sotto 
tutti i sai: dobbiamo percio 
essere rigorosi >. Nell'attesa si 
pud provare anche un senso 
di fastidio. ma appena fuori 
dell'aeroporto ti abbraccia il 
colore dell'ospitalita col primn 
viso che ti sorride. la prima 
offerta d'aiuto, la rapida corsn 
verso I'albergo. le mani alzate 
a salutare dei passanti, la COT 
tesia servizievole dei poliziotti 

Zanzibar qui la chiamano la 
Cuba dell'Africa, forzando as-
sai il paragone con I'entusia-
smo per la liberta ritrovata da 
poco piu di due anni. Del resto. 
per questa liberta e'e un'ubria-
catura che dura ancora. che 
fa gridare come prima cosa 
a tutti quelli che incontri. coi 
quali parli: * Non abbiamo piu 
padroni ora: ora si che vale 
la pena di vivere! ». Da questa 
premessa partono tutte le di-
scussioni, senza questa pre
messa non si discute, a qual-
siasi livello, tanto col ministro 
quanto col contadino. Si capi-
see cosi quale bene abbiano ri-
trovato i trecentomila isolani. 
quanto abbiano lottato e sof-
ferto per conquistarselo. con 
quale animo abbiano parted-
pato alia rivoluzione che il 13 
gennaio del '64. in una sola 
notte, costrinse il sultano ami-
co degli inglesi alia fuga e per-
mise la nascita del primo go-
verno popolare in una terra 
fino ad allora leggendariamente 
nota solo come antico, ricchis-
simo mercato di schiavi. 

A Zanzibar le strode sono 
strette, vicoli quasi tutte. La 
citta pare un enorme bazaar: 
cenlinaia di negozietti. di bit-
chi traboccanti di merce. di 
bancarelle. mercati al chiuso 
e all'aperto circondano le mo 
schee arabe e i templi indii. 
i venditori ambulanti gremi-
scono i radi marciapiedi. i com-
pratori non mancano anche se 
I'acquirente primo — il turi-
sta — s'e fatto assai piu raro. 
La mia visita cade professio-
nalmente in giorni disgraziati. 
sabato pomeriggio e domenica. 
dedicati al riposo e alia festa 
dopo il lavoro. E' tutto chiuso, 
dagli uffici del governo a quelli 
del cerimoniale, da quelli del 
Partito afro shirazi a Quelli 
del municipio. La lettera di 
presentazione che porta con 
me diventa cosi praticamente 
inutile, contatti politici non se 
ne possono avere. incontri uf-
ficiali neppure. non resta che 
andare a spasso. visitare. pas-
sare il tempo insomma. 

Non e possibile, perchi se 
non trovi Vuomo di governo o 
I'asscssore. incontri Vartigiano. 
il negoziante. il taiisla. il at 
tadino semphce che li avricwa. 
vuol parlare con te. vuol dir'.i 
quel che pensa. come sta oggi 
e come stava ieri. come e per 
che sia tanto megho oggi di 
ieri. c Jambo bwana >, buon-
giorno signore. E poi: « Siamo 
liberi ora, siamo liberi... *. 

Tutti cosi. E tutti ti mostrano 
VAfrica House, dove prima po-
tevano entrare solo gli inglesi 
e dove ora la porta e aperta. 
le sale sono sempre piene an
che se di sopra e'e* solo un bar 
con una merariqhosa terrazza 
protexa sull'oceano e un biliar-
do, grande il doppio di quelli 
itnliani. sul quale a si misura 
in un g;oco che iomiqlia alle 
nostre boccette. 

Poi si va a cisttare lospe-
date, la Starhat House, la City 
Hall dal di fuori. si vedono le 
ptu belle porte arabe intarsia-
te, si assiste a una cerimonia 
religiosa celebrata da donne 
davanti alia statua dalle otto 
braccia della mitica dea Khali 
si ammira la facciata del tern 
pio dell'Aga Khan, si enfra 
nelle case. Uberamente, si co 
all'antico forte portoghese, si 
beve la polpa fresco del coc 
co o il caffe turco dell'ambu 
lante, sempre accompagnati 
dallo stesso. fraterno saluto. 
dalla stessa frase ripetuta e 
ripetuta ancora, quasi ci sia 
paura che tu te la dimentichi. 

II mercato di Zanzibar, sempre 

che non abbia capito ancora, 
che dubiti ancora: i Siamo li
beri. bwana. siamo liberi fi
nalmente! >. 

Queste impressioni « furisti-
che » non sono poi modificate 
dai colloqui ufficiali in piena 
notte, fin quasi all'alba, col 
ministro di Stato e con altri 
uomini di governo che infine 
sei riuscito a incontrare a mez-
zanotte, appuntamento in un 
bar, come amici pronti ad an
dare al cinema, senza forma-
lita. senza cerimoniali. senza 
quel linguaggio diplomatico che 
tanto spesso serve a masche 
rare una realta non sempre 
gradevole. Vamore per la li
berta riconquistata cosi spon-
taneamente manifestato dal po
polo si inquadra allora in un 
panorama piu vasto e anche piu 
complesso. 

La marcia 

della rivoluzione 

Zanzibar e Pemba sono due 
piccole isole, I'economia e fon-
data su un prodotto — il chiodo 
di garofano — di cui il mer
cato mondiale c safuro gia da 
anni, le possibilita di sviluppo 
industriale sono evidentemente 
assai limitate, il commercio 
non pud essere che tribulario, 
parte non determinante d'un 
bilancio statale che ha di fron-
te enormi problemi sociali e 
strutturali da affrontare e ri-
solvere. La loro unione con 
I'immenso Tangamca. che il 
24 aprile del '64 dette vita alia 
Repubblica Unila della Tanza 
ma. poleva appartre come un 
avvenimento politicamente Ira-
scurabile e probabilmenle cosi 
da molti osservatori venne de 
finito. se non addirtttura inter-
pretato come una manovra del
la diplomazia britannica tesa 
a stemperare il fuoco di una 
rivolta antifeudale e antimpe-
rialistica nel seno accogliente 
di una nazione di recente e pa 
cifica tndipendenza. "-trettamen 
le vincolata agli ex colomz-
zalori allraverko le mdle pi 
sloie del Commonwealth 

E' accaduto i/ coMrano. Ra 
pidamente. la carica rivoluzio 
nana dt Zanzibar ha traversato 
il braccio d'oceano e ha rag 
qiunto Dar Es Salaam, qui ha 
acquistato esperienza di dire-
zione nel governo federate, si 
4 maturata. ha allargato il suo 
orizzonte all'intera Africa, ha 
contribuito a trasformare la 
Tanzania in uno degli Siati piii 
progre<sisti del continente A 
contatto con uamim che aceva ' 
no prepnratn. dire'.lo e vwlo \ 
una rivoluzione. come Vet [ 
sceicco Mohamed Bnbu. il Pre j 
sidente Nyerere ha potuto me 
glio e pm facilmente rendersi 
conto di quanto d'utopistico fos 
se contenuto nel suo battersi 
per 3 ritorno * alle anliche tra 
dizioni africane >. di quanto du 
ra fosse la lotta per la vera 
indipendenza. di come disarma 
to di fronte alia violenza neoco 
lonial'isla fosse il suo Ujamaa. il 
socialismo africann che ha par 
lato di nuovo il Kenia di Ke 
nyatta Ira le braccia dell'impe 
rmlismo. 

In Tanzania, oggi, la piccola 
Zanzibar e la piccola Pemba 
contano assai di piu dei chio 
di di garofano che producono 
o dei trecentomila abitanti a 

cui danno da vivere. C'e la for-
za dell'esempio e c'e I'esempio 
d'una esperienza che viene per-
corsa senza dcboletze Dt trim 
te al piccolo Partito afroshi-
razi, di fronte al piccolissimo 
Partito UMMA di Mohamed 
Babu. oggi fust insieme, il 
grande TANU, la grande Unio
ne nazionale degli africani del 
Tanganica fondata da Nyerere 
nel 1954, nonostante i quattro 
milioni di iscritti parve sem-
brare a molti dei suoi stcssi 
dirigenti un movimento mode
rn to e riformista Non era vpro 
naturalmente, o era vero solo 
in parte, ma fu la molla per 
un balzo in avanti che continua 
ancora 

Nyerere si staccd lentamente 
da Kenyatta e si volse a Nkru-
mah. lasciando languire alio 
stato di societa internazionale 
di trasporti e di telecomunica-
zioni nuella federazione del-
I'Est Africa (Kenia, Tanzania 
e Uganda) sulla quale gli in
glesi tanto contarano per raf-
forzare ultcriormente il loro 
controllo su qucita parte del 
continente: poi, quando cspln 
sera i fatti rhodesiani e gli 
impprinlisti appoqqiati da llaile 
Splassic e dallo stesso Ke 
nyatta manovravano per rove-
sciare la volonta dei popoli 
africani e imporre all'OUA di 
chiudere gli occhi davanti alle 
complicita del governo di Lon
dra con i razzisti di Salisbury, 
non solo « per I'onore dell'Afri
ca y ruppe le relazioni diploma 
tiche con la Gran Bretagna. 
pur ben sapendo che cid avreb 
be moltiplicato le difficoltd di 
un'economia ancora in qpsta 
zione. ma tale dra.stica deci 
sione continua a ddendere coe 
rentemente di fronte al cedi 
mento di molti in altri Stati: 
« Noi riteniamo — mi ha infat 
ti detto — che quclla risolu 
zione fosse corretta, noi rite
niamo d'essere dalla parte del
la ragione. riteniamo in torto 
su tutti gli aspetti della que-
stione coloro che non la ri-
speltarono » 

Nello *tes*n tempo, mai ha 
res.satn di stimnlare. di accusa-
re anche i diriqenti africani 
moderati * piu deboli — come 
lui li definite - di fronte al 
neocolonialismo >. (t Sono dif 
ficili le relazioni internazionali 
con paesi che concordano 
con soluzioni democraticamente 
scelte nascondendo una secon 
da intenzione. e impossibile 
trattare con t leaders che quel 
le risoluzioni approvano e poi 
agiscono dirersamente »). sem
pre si P adoprato per dare un 
qual'iasi mezzo la liberta ai 
quattro milioni di negrt rhode 
siani ter.uti quasi schiavi dai 
razzi*1i m tin Smith, fnin a di 
chiarare apertamente. r.ell'w 
ternsta che mi ha concesso: 
< II punto m questione non e il 
ristabilire la legalita nel Sud 
Rhodesia. Io non sono contro 
I'illegalita in quel paese. non 
mi importa se Vindipendenza 
verra conquistata illegalmente 
to combatto per rovesciare un 
governo di minoranza. per im 
porre un governo di maqgioran 
za. con qualsiasi mezzo, anche 
al dt fuori di quello che Vln 
qhilterra vorra o non vorrd 
fare > 

In quello stesso periodo, il 
TANU serrd le file, aumento 
la vigilanza rivoluzionaria, in
tensified nel '65 il controllo sui 
candidati alle clczioni per im-

pedire che < corriert della poli
tico antipopolare o messaggeri 
del neocolonialismo vemsscro 
eletti a rapprescntare il popolo 
in Portamento », perfezinno la 
propria organizzaziane per met-
terla in grado di mobilitare le 
masse quando e come si rcn-
rtV.s.se Tieressnrio per difendere 
le loro aspirazioni e Vindipen
denza del paese (e su questa 
strada ancora non si «'* sod-
disfatti, ancora si sta lavoran-
do), sastennc I'applicaziane del 
Servizio Nazionale, « primo gra-
dino verso la formazione di una 
milizia popolare », che ha reni 
obbligatori per tutti i giovani 
due anni di istruzione ideolo-
gica e militare, si & rafforzato 
insomma come < auarintiardia 
polilica che esprime le est-
genze rivoluzionarie del popo 
lo, il depositario della pcrso 
nalita rivoluzionaria della na
zione T> 

Partito e popolo stanno tra-
sformandnsi in un bloccn solo 
in Tanganica grazie a un'orga-
nizzazione sempre piii di carat-
tere rivoluzionario. come gia 
un blocco solo sono a Zanzibar 
e a Pemba grazie alia rivolu
zione vittoriosa. anche se mol-
to cammino deve ancora essere 
percorso L'Ujamaa, il sociali
smo africano del ritorno alle 
antiche tradizioni della societa 
tribale non e stato ripudiato, 
ma viene certamente dimenft-
cato. 

Oggi. nella sede della TANU 
Youth League ti accolgono gio
vani in divisa militare. ti par-
lano del marxismo e dell'Afri
ca di domani. come loro la vo-
gliano e non come la vogliono 
i neocolonialisti, dei leaders 
africani che hanno tradito la 
causa dell indipendenza e la 
volonta di lotta delle masse. 
della rivoluzione sociale e poli
tico che deve essere compiuta. 

Nessuno 

forna indiefro 
« Qui in Tanzania - dicono per 
convincerti — ci sono state 
due commissioni d'inchiesta go-
vemativa, una fra i contadini 
e I'altra fra gli operai: tanto 
i contadini quanto gli operai 
hanno risposto che non vogliono 
riforme nei confint del neoco
lonialismo, ma vogliono una so
cieta nuova ». E subito aggiun-
gono: « Noi per questa societa 
nuova stiamo lottando » 

Settimane fa a Dar Es Sa
laam cominciarono a correre 
roci di un colpo di stato im 
minente. dt di.ssensi nel gover
no e nella Federazione. di mini 
stri gettati in galera senza pra 
cesso e cosi avanti L'inchiesta 
fu rapida e diciassette « rumo-
reggiatori». come la stampa 
li ha definiti. furono identifi-
cati e fecero capire che le 
istruzioni (e le relative paghe 
alcuni) le avevano avute da 
c certe ambasciate t interessate 
a creare sfiducia e subbugli 
per fini ben determinati: di essi 
undid erano tanzaniani, due 
goam. un indiano, due inglesi 
e I'ultima amencana. agente 
del Peace Corp. Non sono stati 
puniti Solo, per tre giorni la 
radio ha dato i loro nomi al-
I'opmione pubblica e Voptnione 
pubblica ha reagito mettendoli 
all'indice. disprezzandoli, indi-
candoseli a dito. sorvegliandoli 
giorno e notte. anche ora che 
ormai non ce n'e* pni bisogno. 

tn questo modo. assai meglio 
che da un comunicato ufficiale 
del Consiglio dei ministri. i di-
plomatici americani e le spie 
della CIA hanno potuto rendersi 
conto che in Tanzania nessuno 
e dtsposta a tornare indietro 
o a lasciarsi trasctnare indie
tro: soprattutto hanno avuto 
agio di capire che tn questo 
paese la rivoluzione che si va 
compiendo non somiglia certo 
al putsch rcazionario di Accra. 
ma e tesa a dare al popolo 
quella coscienza politica. quel-
I'unita e tutte le armi neces-
sarie per creare c una nazione 
nel vero senso della parola*. 
come ancora - secondo Nye
rere - non ne esistono in Afri
ca. Una nazione sempre piu 
libera e tndipendente. capace 
di contribute sempre di piu 
alia sconfitta dell'imperialismo 
e del neocolonialismo. 

La speranza e che la lezione 
sia stata compresa. 

Franco Magagnlni 
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