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Trent'anni fa Federico Garcia Lorca 
veniva assassinato dai fascisti spagnoli 

lldelitto 
fu a Granada 
Trenta ann't fa, U 19 agosto 

1936. i fascisti spagnoli com-
mettevano una dei loro cri-
mini piu tnfami. assassinan 
do a Granada il poeta Fede
rico Garcia Lorca. che aveva 
36 anni. II delitto suscitd una 
emozione, uno sdegno profon 
di in tutta la Spaona: emo-
zione e sdegno che si rifles-
sew anche nelle poesie scrit-
te, per onorare la memoria 
del caduto ed incitare il po-
polo alia lotta antifascista, 
da Antonio Machado, Rafael 
Albertt. Jose" llerrera Petere. 
Fra queste poesie. una delle 
piu significative ha il titclo 
II delitto fu a Granada ed e 
di Antonio Machado: la pub-
blichiamo oygi, nel trenten-
nale della morte di Garcia 
Lorca. 

• Federico Garcia Lorca; 
sul peilo i l simbolo del suo 
•ealro 
raca >. 

popolare, « La Bar-

IL DELITTO 
Fu visto camminare tra i fucili 
per una lunga strada, 
e uscire alia campagna fredda, 
ancora con le stelle, al prlmo albore. 
Hanno ucciso Federico 
quando la luce spuntava. 
II plotone di carnefici 
non oso guardarlo in viso. 
Tutti chiusero gli occhi; 
pregarono: nemmeno Iddio pu6 salvarti! 
Cadde morto Federico 
— sangue in fronte e piombo nel ventre — 
... Sappiate che a Granada fu il delitto 
— povera Granada — nella sua Granada ... 

IL POETA E LA MORTE 
Solo con Lei fu visto camminare, 
senza paura della sua fake. 
— Gia il sole di torre in torre; i martelli 
sull'incudine — incudine e incudine di fucine. 
Parlava Federico, 
corteggiando la morte. E Lei ascoltava. 
« Poiche ieri nei miei versi, compagna, 
s'udiva il suono delle tue mani scarne, 
e gelo desti al mio canto, e alia mia tragedia 
la lama della tua fake d'argento, 
ti cantero la carne che non hai, 
gli occhi che ti mancano, 
i capelli che il vento ti agitava, 
le rosse labbra su cui ti baciavano... 
Quant'e bello, gitana, morte mia, 
oggi come ieri stare soli con te, 
tra queste brezze di Granada, mia Granada! » 

Fu visto camminare... 
Costruite, amid, 

con pietre e sogno, nell'Alhambra, 
una tomba al poeta, 
sopra una fonte ove pianga I'acqua, 
e dica eternamente: il delitto 
fu li, a Granada, nella sua Granada ! 

ANTONIO MACHADO 
(traduzione di Dario Puccini) 

Federico Garcia Lorca (a destra) con I poeti Rafael Albert! 
(a sinistra) e Pedro Salinas (al centro) In una folo del 1935. 
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Giovanna Zangrandi, Premio Puccini 1966 

La notte tra il 23 e il 24 agosto del 1927 Nicola Sacco 
e Bartolomeo Vanzetti furono messi a morte 

LA MA CCHINA 
DELL 'ASSASSINIO 
Come furono «fabbricate» le testimonianze dell'accusa • Inascoltata la 
confessione che scagionava i due innocenti - II mondo intero si rivolto con-
tro I'esecuzione - La speranza di una assoluzione postuma non e perduta 

H 31 maggio del 1921 comin-
ci6 al tribunale di Dedham 
la seconda fase del drainma 
che doveva concludersi. dupo 
altri sei anni, con la morte 
di Nicola Sacco e Bartolomeo 
Vanzetti. 

II giudice Webster Thayer, 
che gia aveva dimostrato tut
ta la sua parzialita nel corso 
del processo di Plymouth, con-
tro Vanzetti. condannato per la 
tentata rapma di Brulgeivater. 
non fu da meno nel processo 
di Dedham. Alia faziosita del 
giudice si aggiunse quella del-
l'interprete. poi condannato per 
corruzione. Joseph Ross, amieo 
di Thayer, che fece del suo 
meglio per falsare il significa 
to delle deposizioni dei testi 
italiani citati dalla difesa. Ci 
si mise pure il presidente del
la giuria. che prima del pro 
cesso aveva dichiarato che 
« quei maledetti dovrebbero es 
sere impiccati ». e ci si mise 
l'ufficio del procuratore Katz-
mann 

Un peso determinante nel se
condo processo contro Sacco 
e Vanzetti ebbero, soprattutto. 
i testi d'accusa scovati dalla 
polizia. La polizia, infatti. ave 
va ignorato la testimonianza di 
un certo Gould, che aveva vi
sto bene gli assassini, i quali 
gli avevano sparato una rivol-
tellata. e che escluse. dopo il 
processo. che si fosse trattato 
di Sacco e Vanzetti. L'accusa 
aveva anche presentato. nel suo 
assortimento di testi inattendi-
bili: un alcoolizzato. certo Pel-
ser. il quale a distanza di anni 
ammise di esser stato istruito 
dall 'accusa: un bigamo. ladro. 
incendiario e falsario, certo 
Goodridge, che ammise di aver 
subilo pressioni dal procurato 
re Katzmann perche deponesse 
contro gli italiani; una prosti-
tuta, Lola Andrew, la quale te-
stimonid contro Sacco e Van
zetti per paura del procura
tore. 

A nessuno dei testi a difesa 
fu consentito di deporre libe-
ramente e si ignorarono te
stimonianze fondamentali, come 
quella dell'impiegato del con-
solato italiano di Boston, che 
poteva dimostrare che il 15 
aprile del 1920 Sacco si trova-
va negli uffici della rappresen-
tanza italiana. 

E la stessa testimonianza 
del capitano Proctor — un pe 
rito balistico che gia aveva 
espresso a Katzmann la sua 
convinzione sull'innocenza de-
gli imputati — fu resa in modo 
che i giurati si convincessero 
che almeno uno dei colpi spa-
rati a South Braintree era par-
tito dalla pistola trovata indos 
so a Sacco Non si esitd nem 
meno. come dimostrarono poi !e 
innumerevoli inchieste svolte a 
condanna avvenuta. dinanzi al
ia sostituzione dei c corpi di 
reato >. 

D'altra parte non era stato 
Io stesso Thayer a raccoman-
dare alia giuria di non dimen-
ticare che. anche se quesrli uo-

SETTE RACCONTI CON ATTILA 
«Puhto> e una parola che tor- i m U ponte del Gar dove raccon- i la parUamna 

na spesso nei racconti e nei TO- I ta la sua tnfanzia vrira d'oani 
manzi di Giovanna Zangrandi: un 
paese. un lacoro, un sentimento 
« puitto >. E per lei « pulito » s: 
gntfica rero. reale. onesto. senza 
infiocchettature relonche. senza 
sbavalure seritimentali. Essentia 
le & in lei il rtspetto per la ventd. 
Giorni ven s'iniitola infatti ti h 
bro di memorxe parlig.ane per 
cui ha rccenlemcnte ncevuto »I 
premio Venezia Resistcnza: e il 
titoio di questa sua nunra opera 
Anni con Attila (Mogadon. U 
re I**). premio Pucc;r.t) *em 
bra voler attenuare. affettuosa 
mente domestico (Attila e un 

ta la sua xnjanzia priva d'ogm 
sofisticazione. di bambino capar 
bia. orgogliosa. in una regione 
tl\ montagna contrastata e lor 
mentata, dove U padre fa H re 
tennano condotto ed ella cresce 
libera e gagliarda. a conlmuo 
contatto con ta nalura e con gh 
immali. felice e ignara d o.̂ ni 
paura finche nor. le entra nelle 
vene, germe sotltle e mquwian 
te. U Grr.'i ic Paura che ntrore 
ra piu lardi net mitt e nelle leg 
gende delle sue colli. 

A quali miti. a que<te legmen 
de. si snstituxra pot. col passar 
deoli arm. con le prime prepo-

grosso cane lupo vleheo che vxve j tenze. le prime aziom mtinnda 
con lei da sette anni) la rxc j tone dei f.isa>ti. attrarerso I'at 
chezza meditaia e snfferta. a vol i lacco a una lamiplia di brae-
te addirittura riolenta d'una ec 
cezionale esperienza. 

Si tratta in realtd rfi sette rac
conti di carallere autobiografico. 
ciascuno concluso in se stesso. 
ma tutti leqati dal personaaflio 
della protagomsta Seguiamo in 
essi le vane tapt>e d'una vita do
minate. in ogni momer.to. in ognx 
rapporto. da un'assoluta sinceri 
td; una storia di rihelliom e di 
titomt. un'etcma altalena tra so-
litudinc e socierolezza. rierocala 
con una memoria cost prccisa da 
essere a volte spictata. ma non 
mai lanawdamente vostalpica « II 
mio primo tempo perduto non 
conobbe oiardini e rialetti sar 
ehiati, govemanti. nonne arteto-
matich* * morbosi amori* die* 

cianlt c rossi > abitanti nel suo 
cortiie (U cortile assediato). la 
coscienza. sia pure oscura. dun 
mondo di nolenza. d'avventura 
e di rivalsa che s'ancora strana 
mente a quel mondo dcll'inian 
2ta che sta per pcrdere. Quan 
do poi. passati ah anni. andrd 
a viiere nella vicma citta e sa 
rri coslretta. nella sua quality di 
allenatnce sportiva. a partecipa-
re a una * occanica adunata». 
nascera in lei la consapevolezza 
ango*ciosa dur.a renltd da rmne 
gare che la portcrd fuori del 
lyozzolo infantile e direrrd una 
componente stabile della sua per 
sonabtd: quella personalitd che 
troverd inline espressione com-
pleta nella Resistcnza c nella lot-

Poj. finita la guerra, dopo anm 
e anm rii lavoro duro. xn un pae 
se che molti chiamano la «con-
ca felice» ma m cui ella $i e 
sempre scntita forestiera. sra 
dicala. sohtaria. ritnrna tnftne 
nelle sue valli, un * piccolo pae 
se pulito y dore faticosamente a 
rate *'e comperato un vrato e si 
fa costruxre una casa: e li mizxa 
una nunra vita xn compagnia dx 

mini non erano colpevoli, lo 
erano montlmente, perche era 
no nemici delle istituzioni ame 
ricane? E la giuria. puntual 
mente. emise un verdetto di 
colpovolezza che gia significa 
va la condanna a morte. anche 
se questa veniva formalmente 
comminata soltanto il 9 aprile 
di sei anni dopo. 

Contro il verdetto, infatti. in 
sorse I'opinione pubblica degli 
Stati Uniti e di tutto il mondo. 
mentre i difensori avevano co 
minciato la battaglia dei ri 
corsi Ad ogni eccezione della 
difesa. pero, il giudice Thayer 
respingeva le istanze. fossero 
queste state avanzate a pro 
posito della inattendibilita di 
certi testi o della mancata ci-
tazione di altri, o dei discuti-
bili risultati di certe perizie. 
Nuovi avvocati prendevano il 
posto dei legali che li avevano 
preceduti. mutava la composi 
zione del comitato di difesa, 
ma sempre e comunque. a de-
cidere sulle istanze era il giu
dice Thayer, che assolvcva alia 
perfezione l'incarico affldato-
gli dal procuratore generale 
Palmer e dal futuro capo del-
ITBI . 

Nel suo livore antidemocrati-
co. Thayer non fu scosso nem
meno quando un delinquente 
abituale. Celestino Madciros. 
confessd spontaneamente di 
aver partecipato alia rapina e 
scagiono i due innocenti. L'ope-
rato di Thayer, come il giudi
ce sapeva. fu sempre puntual-
mente avallato dalle superiori 
istanze giudiziarie dello Stato 
del Massachusetts. La corte di 
Appello del Massachusetts, in
fatti. cosi motivava il rigetto 
del ricorso dei difensori do
po la confessione di Madei-
ros: «Non e obbligatorio lo 
accoglimento di una mozio-
ne per il rinnovo del pro
cesso in una imputazione di 
omicidio. in base a nuove pro 
ve. nemmeno se tali prove so-
no recentemente emerse e se 
presentate ad una giuria. avreb-
bero motivato un verdetto di-
verso *. Cid equivaleva a dire 
che Sacco e Vanzetti doveva 
no. comunque. salire sulla se-
dia elettrica. come infatti av 
venne dopo la farsa di un'in-
chiesta sulla regolarita del pro 
cesso 

La notte tra il 23 e il 24 ago
sto del 1927. nella priginne del
la cittadina di Charlestown. Ni
cola Sacco e Bartolomeo Van 
zetti. preceduti da Celestino 
Madciros. salivano sulla sedia 
elettrica La cittadina. cosi co
me Boston e molti altri centri 
degli Stati Uniti dove piu va 
sta si prevedeva la reazione 
popolare. era stata posta in 
stato d'assedio. Si dovette per-
sino installare una centrale au-
tonoma per far funzionare la 
sedia elettrica. perchS la loca
le societa elettrica non voleva 
che la corrente da essa nor-
malmente erogata servisse per 
compiere 1'assassinio. 

Ma con la scarica che ful-
minava i martiri il caso non 
fu chiuso. Sempre piu convin 
eenti si accumularono le pro 
ve che. a compiere la rapina. 
orano stati - come Madeims 
aveva lasciato intendere — al 
cuni element? della banda ita-
lo americana capeggiata dai 
fratelli Morelli: sempre piu 
I'opinione pubblica si convinse 
deiriniquita del giudizio. Ma 
da allora — sono passati quasi 
quarant 'anni dalla morte dei j 
due emigrati italiani — le au 
torita degli Stati Uniti non han 
no mai voluto riabilitare la m e ' 
moria dei martiri . sacrificati 
suH'altare dellanticomunismo i 

Nel 194? fu respinta la ri 
chiesta di riabilitazione postu 
ma sottoscritta. tra gli altri 
da Einstein e dalla vedova di 
Roosevelt. La stessa sorte eb 
be una analoga richiesta avan 
zata nel 1957 Nel 1959 una 
commissione parlamentare del 
Massachusetts concluse un di 

giorno in cui, nell'^f/jerjaeHm 
— uno dei piu esclusivi club 
di Boston, di cui era socio il 
presidente della commissione di 
inchiesta sulla regolarita del 
processo — si trovarono bi-
glietti su cui era scritto: « Og 
gi Nicola Sacco e Bartolomeo 
Vanzetti, che sognarono la fra 
tellanza fra gli uomini e spe 
rarono di trovarla in America. 
sono stati crudelmente messi a 
morte dai figli di coloro che 
tanto tempo fa cercarono rifu 
gio in questa terra di liberta 
e di speranza ». La speran/a 
non e perduta anche se, tre 
dici anni or sono, la tragedia 
dei coniugi Rosenberg ha di 
mostrato al mondo che, in 
quasi mezzo secolo, nulla e 
cambiato nei metodi dpi diri-
genti degli Stati Uniti. 

Fernando Stramfo^'-i 
(II precedente articolo i sta
to pubblicato il 17 agosto) 

In margine alia recente scoperta 

La lunga e 
affascinante 

«caccia 
a lie comete» 

Sono i corpi piu misteriosi del nostro siste-
ma planetario — Un'ipotesi degli scienziati 

sovietici sulla loro origine 

Sacco e Vanzetti durante i l processo che doveva condurli alia 
sedia elettrica 

«4 untimeridiaue. 111.ma co 
meta? Grandezza 7. 0845 sud 
0837. Ikeya »: questo strano te 
legiamma venue presentato al 
l'Ufficio post ale di Benten .li 
ma. Giapponi', nelle primissime 
ore del mattino del 19 settem 
bre 1905. da un gio\anott'i di 
22 anni che dimostravn di es 
sere piuttosto emo/iimalo II de 

i stinatario era I'Osservatorio 
I Astronomico di Tokyo; il mit 
I tente era appunto Kaoru Ikeya. 
I che poche ore prima aveva 

scoperto nel cielo uno strano 
j oggetto luminoso che scmbrava 
' una cometa E difatti si tratta 
! \ a proptio di una cometa la 

stessa che nel medesimo istan 
te un altro giovane giapponese, 
Tatsomu Seki. aveva scoperto 
in un'altra cittadina del Giap 

L'ultimo saggio di Josue De Castro 

IL NORDESTE DEL BRASILE 
Un punto - chiave della «geografia» della fame - Venli milioni di uomini vivono in 
una fremenda condizione di soltosviluppo - Gli USA e la «grande paura» del «ca-
strismo" - Francisco Juliao, TAIIeanza per il Progresso e il movimenlo conladino 

< II Nordeste del Brasile e stato 
scoperto nel 1500 dax portoghesi 
e nel 1960 dagli americani del 
Nord. Ambedue le scoperte sono 
dovute a errori. Quella del 1500 
fu il risultato di un errore di 
navigazione. quella del 1960 di 
un errore di interpretazinne: i 
portoghesi si sono sbagliati in 
geografia. gli americani in sto
ria ». Facendo Vesame della na 
tura e dei modi di queste due 
* scoperte». e delle loro conse-
puenze e implicazioni — economi 
che. sociali. politiche —. Josud 
De Castro, il famoso autore della 
Geografia della fame, ci da col 
suo ultimo saggio che appare oggx 
tradotto in Italia 'Una zona esplo-
siva: II Nordeste del Brasile. Ei-
naudi. pagg 216. lire &00) il qua-
dro tragico di quello che a giu 
sta ragione e considerate attual-
mente un «punto chiave della 
Geografia deiln fame -: rcninnr 

tipica dei problemi del Terzo 
Mondo e impegnata in una lotta 
sempre piu accesa per I'affran-
camento di milioni di esseri ttma-
ni dalla m'seria. dalla sottoali-
mentazione e dal sottosviluppo cut-
turale. Mali, si nnta. non gene-
rati dalle awersitd della nalura 
(nel caso specifico. De Castro. 
che e egli stesso nordestino. si 
scaglia ccr.tro la vretesa di attri-
buire alle periodiche siccitn la 
causa della fame di 20 milioni 
di suot compatrioti): bensi mali 
determinali dal regime feudale 
aqrario locale e dal capitalismn 
industriale interno e straniero. 

II Nordeste del Brasile i quella 
vastissima regione — quasi un 
milione di chilometri quadrati — 
che si protende come una pobba 
nell'Atlantico sud occidentale. con 
vn profilo prcssochc parallelo 
n gufVn chp distinnue le rot/e 

Attila che dappnma caanetto gof j battito per la riabilitazione. con | 
fo e maldestro sx fa v,a vxa. , a equivoca formula della c in- I 
crescendo, xn un certo <ensn si I 
mile alia sua padroia. «impe ! 
tuo<o e xncauto neV-'arventura 
ma ahihssimo a cavar<;ela una 
volta amala. una *pce;c di ma 
sche'tiere arruffnne. violento sen 
za cattxveria >. Dalla sua solida 
rietd umile e discreta trarra con 
forto nel corso di una lunga ter 
ribile malattia; con lux. per ac 
compacjnarlo e ricuperarlo dopo 
le sue brevi fuahe di cagnaccio 
avventuroso ed estrorcrso. ritro 
verd «la via dinenvtro. cucine 
hnde e parole nel r.o<trn di-j'ef 
to arca'co. uno scamr<w umile. 
elcmcntarc. ma pure valido ». 

Dalle dense, concise paame di 
questi racconti non emerae perd 
toltanto la Hour a deU'autrice In 
iorno a lei si muove tutto un 
mondo di esseri umam visti e 
rnpfresentatx con un'ivtuizione 
approfondita. calda di passione. 
ma controllata sino al rigore. 

A. Marchesini-Gobetti 

equi 
competenza * Sul finire del 
19fi0 analoga sorte ebbe una ! 
richiesta di assoluzione postu j 
ma. quasi la giustizia <!egli ! 
Stati Uniti vada ancor oggi fie ! 

ra di quella «oscena mischia 
— come scrisse il Sew York 
Times dopo I'esecuzione - che j 
infurid per sette lunghi anni : 
intorno alia testa del calzolaio ' 
e del pescivendolo >. 

Ma il c caso >. si diceva. non 
e ancora chiuso L'ultima ini \ 
ziativa dei parenti di Sacco e ; 
Vanzetti. che hanno incaricato j 
un legale milanese di chieden? i 
la revisione del processo. sul 
la base di nuove prove a di i 
scarico raccolte in questi anni. ! 

dimostra che non d ancora per 
duta la speranza di ottenere 
giustizia. anche se sono ormai 
passati trentanove anni dal 

Una manifestat ion* di protest* dei contadini del Nordeste 
Recife 

africane sull'altra riva atlantica: 
forse. come pensano gli studiosi 
di paleofiengrafia. il Nordeste fu 
effettivamente attaccato all'Afri 
ca. con tutto il subcontmente ame-
ricano. prima che profonde frat-
lure saparasscro i contincnti an-
dati poi alia dertva 

Si muore di fame, nel Nordeste. 
forse piu che in qualsinsi altra 
parte del mondo: e pure la re 
gione non e tutta arida. ne tutta 
malsana; al contrario ha arric-
chito e ingrassato per secoli gc-
nerazioni dt portogliesi e poi col 
tivatori e xmprenditori di ogni 
paese dell'Occidcnte. La cendizio 
ne umana del Nordeste d stata. 
sempre. cosi duramente segnata 
dalla fame e dalle sofferenze che 
i contadini della regione. prim 
dt ogni volonta di Inttare. perfino 
ignorar.ti che potesse esistere per 
loro una vita miqliore se non 
in Cielo. hanno fino a ieri tro-
vato ta forza solo di battersi 
per una morte piu deana. Dice 
Joao Cabral de Melo Neto nei 
Cimiten di Pernambuco: « Nes 

I suno dei morti qui e rivestito di 
bara. Non vengono sotterrati. ma 
nella terra pettati»; e Josuh De 

I Castro ricorda che appena pochx 
anni fa Joao Firmino. c mezzadro 
della propnetd Galilea. fondava 
la prima leaa contadina del Nor
deste del Brasile >. ma I'obiet-
tivo principale della lega * non 
era. come molti credono. quello 
di migliorare le condizioni di i-ita 
dei contadini della rea'mne della 
canna da zucchero e non era neait-
che quello di difendere gli inte-
ressi dei relitti umani schiac-
ciati dalla ruota del destino come 
la canna dalla macina dei mil-
lini. AH'ir.izio. le leghe avevano 

\ come scopo la difesa degli inte-
i re.wi e dei diritti dei contadini 
| morti invece che dei riri. Le le-
I ahe chiedevano per essi il di-
! ntto a sette piedi di terra dove 
! far riposare le loro ossa, e il 
[ dirilto a far calare i loro corpi 
\ r,ella tomba in una bara di leano 

rersonale... >. 
Bisogna partire dalla nascita 

della prima leaa di Joao Fir-
i mino. per qvanto volta a obiet-

tivi cosi particolan e non preoc-
< cupanti per i feudatari disccn 
'• dentx dai protaponistx della prima 
, t scoperta >. per comprendere la 

sxluazione odierna del Nordeste: 
] le cause stesse della seconda 
I scoperta. quella fatta daglx ame 
j ncani del Sard, divenlati improve 

visamente attentx — verso xl 
j I960 — alle condizioni dt 20 mi 
> Uonx di nordestmi. m quanta ter-

rorizzatx dall'idea che il potenziale 
j nvoluzionario latente nella reg.o 
I re porti a uj.a nuura Cuba. 
I Dalla Lepa di Fxrmmo per t 

contadmx morti. alle Leghe < te-
merane » di Francisco Juliao per 
i contadini ciri il passo e breve. 
ma decisivo. * Juliao. I'anlicnsto. 
il fartseo. U terribile spauracchio 
della repione >, il «reicolo del 
castrxsmo e del maoismo». si 
accusa da s£ di fronte ax feuda 
tart del Nordeste e agli americani 
del Nord: c vogliamo dimostrare 
chiaramente che avendo comxn 
ctato qualche anno addietro un 
lavoro di agxtazione nelle cam 
vaane dt Pernambuco. che si e 
illargato in reauito al resto del 
paese e anche oltre le sue from-
Here, \1, solo titolo che deside-
riamo avere, se lo meritiamo al 
termine di questa azione. i quello 

di semphce agitatore sociale. nel 
senso patriottico che consiste nel 
proporre al popolo il pmblema fori 
damvntale. pet un dibattito [ran 
co e per la rwerca della giusta 
soluzione ». 

In realtd il prohlema sollevato 
da Juliao (e il fatto che l'« aqi 
talore ». in scguito agli sviluppi 
della situazwne brasiliana nealt 
ultimt anni. sta stato prima in 
priqume e pm costrctto all'esilio 
— ora vne in Messico — non ha 
certo risalto il prohlema) era quel 
lo della lotta contro il feudale 
*imo aqrario Eppure. non la lotta 
al feudalesimo aqrario. bensi ti 
sospetta di una prospettiia caslri 
stra sul Nordeste fu all'oriqine 
della *econda «scoperta». di 
cui VAlleanza per il Progresso. 
t-arata a Punta del Este nel '61, 
e stata la mamfesiazwne piu ti
pica Inutile soffermarsi <;« come 
qli USA si siano sl>aqliati m <;to 
na Che VAlleanza per il Pm 
presso e fallita e cosa nota Per 
quanta rumarda il Nordeste del 
Brasile. Jnstie De Castro osscrva 
che * tutto laiuto che VAlleanza 
per il Progresso e i piani di coo 
perazione internazionrjlc polrclh 
hero portarc ad uno wiluppo au-
tcntica ed equilihrato e destmato 
irrvmcdiahilmcnte al fallimento 

pone. Kochi Pochi giorni dopo 
lo Smithsonian Astrophysical 
Observatory di C a m b r i d g e , 
.Massachusetts, veril'ico i dati di 
Ike\a e Si'ki. ne confeuno la 
scupi rta v la battc/zo * cometa 
lill'if) f *. Si trattava cine della 
sesta cometa scoperta duran 
te 1'anno 

Mcuni giorni ta un giovane 
astiouomo delln Universita dl 
Harvard. Stephen Kilston. ha 
scoperto un' altra cometa e, 
con inolta probability. avra in-
viato al suo osservatorio un 
tclfgrnmnia analogo a quello 
di Ikeya 

IViche tiinti uomini oi!gi si 
dedicano a questa specie di 
« caccia alle eomete *? La ri-
spostn e piuttosto semplice: le 
eomete sono i corpi piu miste
riosi del nostro sistema pla
netario. Anzi. secondo alcuni 
studiosi. molte di esse prover-
rebbero dalle pmfondita dello 
spa/in e saiebbero tcmpoia-
neamente o no. cattutatc dal 
nostro sistema 

Kin dalla piu lemntn auti-
chita. I'appai i/ii)iie dt lit come 
te nel cielo u t n i N u a terrori 
irraziouali. come M- una lor/a 
ultraterrena \olesse maiiite-
starsi scauliando tra le stelle 
una gigantesca fiaccola am 
monitrice. I n u t i l e ricordare 
quante leggende sono legate 
alia comparsa di una cometa. 

La parola i cometa v - cioe. 
in grcco « chiom.ita t - <-cr\<» 
ad individuare I'avpetto piu 
app.iriscente dello strano o n p o . 
Molti credono cue la cod.i sia 
come una gigantesca seia hi 
minnsn che la « Stella i si la-
scia dietro nella sua geome 
trica corsa: invece. la coda e 
sempre dalla parte opixista ri-
spetto alia direzione dei raggi 
del Sole che la geneiann c la 
orientano. Infatti la cometa. 
nel suo lungo cammiuo di av-
vicinamento al nostro Sole, co 
mincia a povscdere la coda o 
chioma soltanto quando le ra 
diazioni solan" riescono ad ec 
citare i cas che la rnmpongo 
no e che. diventando in tal mo 
do luminosi. si rivelano al no 
stro occhio e ai nostri strti-
menti. 

Donde vengono le eomete? 
In questi ultimi tempi gli scien
ziati sovietici hanno avanzato 
una suggestiva ifxitesi sull ori 
gine delle eomete. ipotesi che 
trova a I tre conferme nelle piu 
recenti scoperte. Secondo que-
gli scienziati a l lestrema pe 
rifcria del sistema solaie. ben 
al di la della lontanissima or-
bita di Plutone. vi sarebbe una 
specie di anello formato da 
agglomerati di ghiaccio e di 
polvcre cosmica. Questi corpi 
orbitcrebbero perennemente in
torno al Sole, che a quella di
stanza dovrebbe apparirc co
me una piccolissima stella; se non si attuano nforme di hasc 

che sono ormai un imperatiro j ogni tanto, lo spostarsi di un •itnrico Senza queste nforme — a 
commciare da quella che piu 
terrorizza Volignrchia feudale: la 
riforma apraria — VAlleanza per 
il Proqrcsso, invece di aiutare 
il popolo brasiliana a loltare 
contro il sottosviluppo. la fame 
e le malattie. anitrrd i nemici del 
popolo a rafforzare il loro polere 
illegittimo e ad arricchirsi a spe 
se della miseria altrui... Pm 
ch£ la tensione aumevta. le for. 
ze della reazione si sentono *cm-
pre piu minacciate r nnturnlmcnfe 
strillano che la democrazia d in 
pericolo e che per difenderla dal 
pericolo comunista nrenrre «r>--
rir.fi dei mezzi piii efficaci. dun 
que sempre piu violenti. e cir>e 
anche D.H antulemricralici >. 

La storia recente del Brasile 
ne e prova contmua: il suicidio 
di Vargas. le dimissioni di Qua 
dros. ali assassinn in massa di 
contadini e leariors smdacali. 

Tuttavia questo saaaio di De 
Castro — ftraordmariamente ap 
passionatn e lucido al tempo sfrs 
so — non suaaerisce conclu*;ani 
nepalive: nonoVante la pravitd 
della situazione. il carallere ever 
«iro della * scoperta » neoimpena-
lista. le violenze agrarie. la co 
stante involuzione reazior.arin del 
qoverno dt Brasilia: nonostante 
tutto questo. le forze che si tro 
vano impeanate per if progresso 
del paese sono sempre p'ii nume 
rose e battagliere A fianco dei 
prnpressisti. dei comunisti. delle 
c lephe temerane > fondate da 
Juliao. operano anche vasli set-
tori catlolici. a commciare da 
quella porzione della Chiesa bra 
sihana — minontaria ma bat-
tapliera — che fa capo a monsi-
gnor llelder Camara vescovo dt 
Olinda e Recife, che della situa
zione brasiliana. soprattutto nel 
Nordeste. ha data il sepuente 
aiudizio: «Lo scandalo non sta 
nell'infiltrazione comumsta. ma 
nell'assenza di infiltrazione cri-
stiana >. 

Mario Galletfi 

altro corpo celeste, non appar-
tenente al nostro sistema. alte-
rerebbe 1' equilibrio dinamico 
di questo anello di ghiaccio 
(< palle di neve sporca >, ne 
ha definito i component! lo 
astronomo americano Whip
ple): frammenti dell'anello co-
mincerebbero una progressiva-
mente veloce corsa verso il 
Sole, lo aggirerebbero rapida-
mente, girandosi come un uo-
mo in corsa che con il braccio 
afferri un palo e vi ruoti in
torno continuando la corsa: in 
di ritornerebbero verso il punto 
di partenza o scomparirebbero 
nell infinito. oppure continue-
rtbbero a ruotare su di un'or-
bita ellittica molto allungata. 
in modo da ritornare periodl-
eamrnte intorno al Sole. 

Anche quest'ultimo caso po-
trebbe essere il piu frequent*: 
ma come pnssiamn saperlo? Se 
una cometa. ad esempio. avet-
se un « periodo > di 2000 anni 
(cioe ritornasse intorno al So
le dopo quel periodo di tem 
po) come potremmo noi saper
lo? E se il periodo fosse di 
10000 anni? In altre parole. 
anche le piu inaspettate delle 
eomete. come quelle di Ikeya-
Seki o quella di Kilston. posso 
no gia essere apparse nel cie
lo quando I'uomo non esisteva 
o era ai primi passi verso la 
civilta. e potranno riapparire 
quando I'uomo sara complcta 
mente scomparso dalla faccia 
della terra, o quando (augu-
riamocelo) avra saputo creare 
una civilta che gli pcrmcttcra 
di riconosccrle. 

Gastone Catellani 
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