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LA SPORCA GUERRA DEI COLONIALISTI PORTOGHESI CONTRO IL POPOLO 

DELLA GUINEA-BISSAU E' SOSTENUTA DAI GOVERNI «ATLANTIC! » 

I caccia Fiat e i bombardieri B26 della NATO 
fanno la guerra agli «uomini della foresta» 
Un colonnello italiano elogia i portoghesi - 25.000 uomini sulla difensiva - Un giornalista di Lisbona scrive del crollo morale della 
truppa portoghese - La disgregazione del potere coloniale - USA e Germania Federate a fianco del Portogallo - Arrivederci a Bissau 

I CATTOLICI FIORENTINI E 

LA «P0PUL0RUM PROGRESS 10 » 

Dal nostro inviato 
FRONTS DELLA GUINEA-

BISSAU. 
A differenza del colonnello 

Augusta Menzio, uddellu mill-
tare della nostra ambasciata a 
Lisbona nel 1966, non ho d dub 
bio onore di vedere la guerra 
come ospite del governatorc 
portoghese Arnaldo Schullz, 
allevato nelle scuole nazisle ed 
ex-ministro degli inlerm di Sa 
lazar. Ne mi sposto in eltcol-
tero da una fortezza all'altra. 
Lu (juerra la vedo dall'altra 
parte, da terra, dalla parte di 
chi ha i villanyi devastati dul 
napalm, di cln vede git eltcol-
teri quando calanu improvvist 
a compiere attt di terrorismo e 
d« sacchcggio. 

Battuti sul terreno della (juer
ra terrestre, con le fortezze as 
sediale e costrctte a nformrsi 
per via aerea, con le strode e 
i fiumi bloccati dalla guerriglia. 
con reparli partigiam die st af-
facciano a l'J cliilometri dalla 
capitate Bissau, i portoghesi 
hanno come unica risorsa una 
spielata guerra aerea. die col-
pisce per lo piii donne. bambini 
e vecchi. Molto piii atlendibile 
del nostro colonnello die ha 
parlato di una i esperienza di 
guerra anlisovversiva. die 
(liialsiasi esercito di altri paesi 
pud invidiare », e quel colon 
nello portoghese Sa Carneiro 
die ha perso i( suo posto di 
capo di stato maggiore a Bissau 
per avere affermato die la 
« guerra era diventata assurda 
e per giunta era perduta ». 

Quando chiedo a Ignazio qua
le sia la strategia adottata dai 
portoghesi per fronleggiare la 
iniziativa partigiana, mi rispon 
de divertito die i portoghesi 
sono stati costretti a modtficare 
continuamente la loro strategia 
in relazione all'azione bellica 
dei guineani. < E' stato cosi 
fin dall'inizio. Potevamo aprire 
il prtmo Jronte al Nord ed era 
li die i portoghesi ci attende-
vano con il fior fiore delle loro 
truppe. Noi abbiamo scelto il 
Sud. una regione in cui pote
vamo fare un'esperienza di lot
to armata nelle migliori condi
zioni possibili. I portoghesi ri-
masero disorientati e noi libe-
rammo tin terzo del temtono. 

Allora invenlarono le encla-
\ c s . cam pi trincerati. con case-
matte in cemento armato, cir-
condati da terra bruciata e mi-
nata, da cui pensavano di do-
vitnare anche le zone liberate 
e. perche no, di tornare a rioc-
cuparle. Col tempo abbiamo 
portcto a ptedi i mortai e oggi 
stiamo lentamente distruggendo 
le loro enclaves. Almeno quelle 
vulnerabili dalle armi di cui 
sinora disponiamo. Hanno cer-
cato allora di fare operazioni di 
" pultzia ", di creare campi di 
concentramento strategici. tipo 
USA nel Vietnam. Ne abbiamo 
attaccati alcuni e la gente ha 
immedtalamenle raggiunlo le 
zone liberate. Adesso imitano 
la tattica americana delle trup 
pe aerotrasportate. ma anche 
(}iieslo riesce solo dove non ci 
sono nostri guerriglieri. No 
davvero. i portoghesi non han 
no una strategia. sono sulla 
difensiva. condannati a un im-
mobilismo che li rende rabbio-
samente impotenh. Di qui puoi 
capirc la riolenza della loro 
guerra aerea, I'unica possibile 
per loro finche non avremo una 
piu efficiente contraerea ». 

Chiedo se in questa situazione 
vi siano casi di diserzione tra 
le truppe portoghesi. Pochi, mi 
viene risposlo. Prima erano piii 
frequenti. ma adesso si opera 
una selezione fra le truppe in-
viate quaggiii. Cid non toglie 
che il morale delle truppe por
toghesi sia prattcamente a ter
ra. A riprova rfi cid che viene 
detlo. mi si passa un ritaglio 
dell'aprile 1966. E' un articolo 
dell'inviato speciale Martmho 
Simoes. apparso sul quotidiano 
gocernatiro di Lisbona Diano 
de noticias. Lo scrttto e denso 
di luoghi comuni sui * sacri di 
ritti della patria portoghese >. 
sui € partigiani senz'amma e 
senza fede ». mo quando arrive, 
a parlare della situazione m cut 
ricono i soldati portoghesi ap 
pare un ntratto tentiero. 
« Solo attraverso immaqim *co 
lorite e incomplete si pud trac 
aare un quadra delle lorn dif 
ficoltd e problemr. un nemicn 
astuto e abtle. un terreno m 
female, matrimonii di acqua 
mclma e regctazione ositle. ah 
orrori dell'atlesa. la mortifica 
zwne delle distanze terribih 
Sanno che d nemco li scruta. 
wj<rn.\io nella folia foresta. 
sannn che I'attaccn rerra in 
qualsiasi momento. sanno che 
l'imbn<cato c un pericolo O 
st ante, *anno che non avranno 
un mmulo di rip:xo finche non 
saranna idle cn.\erme .. e an 
che nelle ca^crme dehhnno con 

tinuare a stare attenti. 
J baiiilnlrims amiam> coper 

H dalla nntte *cum e silcminsa 
e lanciano nrduim di mnrte » 
Ventre leagr>. Iqnazw *crne e 
ricevc biahetttm che rrfocissi 
me staflette portano da oam 
part*. Tra gli altri arriva un 

Nella regione di Kubisseco un reparto parligiano si prepara a fronleggiare un attacco aereo. 

esemplare di volantino. lasciato 
cadcre da un aereo P1DE. Fa 
parte della campagna « psico-
sociale >: « Uomo della foresta 
non credere piii alle promesse 
dei tuni capi che agli ordini di 
strameri ti mandaiiu a uccidere 
e derubare i tuoi fratelli. Ab-
bandana i traditori che ti hanno 
ingannato e presentati all'auto-
rita. Cosi la guerra finira e tutti 
saremo felici >. Una franca ri-
sata saluta la lettura. 1 porto
ghesi che chiamano < stranieri * 
i guineani: e una campagna 
psico sociale che non andra Ion-
tano. 

Lo scacco portoghese appare 
del resto dal fatto che nel 1964 
le zone libere ricoprivano un 
terzo del territorio nazionale, 
nel 1965 la metd, oggi piii del 
sessanta per cento. E indiretta-
mente dalla girandola di capi 
di stato maggiore (cinque in 
tre anni di guerra) e, soprat-
tutlo. dal fatto che le truppe di 
occupazione sono salile da 4.000 
nel 1961 a 25.000 nel dicembre 
del 1966. E al loro fianco la 
P1DE con 2.000 agenti speciali. 

I tetri campi di concentra
mento dell'isola di Galinbas e 
di Tarrafal nell'isola di Cabo 
Verde pullulano ormai di pri-
gionieri politici. vecchi e nuovi. 
di antichi combattenti e di ex 
amici ora sospetti. La lotta ar
mata ha agito come un dirom-

pente in tutta la struttara del 
potere portoghese. mettendo in 
moto una dinamica non previ-
sta. 1 tradizionali allcali dei 
portoghesi, i chefs coutumiers 
— eterni funzionari di tutte le 
amministrazioni coloniali — e 
il settore degli assimilados pri-
vilegiali, si sono dissolti al ven-
to con le prime vittorie del-
lesercito parligiano. 

Sono vecchi slrumenti che 
non servono piu. Nelle citta 
commercianti come Mario Li
ma. membro del Consiglio legi-
slativo di emanazione porto
ghese. avvocati come Severino 
de Pina. segretario generate del 
Municipio di Bissau, facenti 
entrambi parte di un'aristocra-
zia indigena coltivata dai por
toghesi. vengotio ora arrestati 
e deportati nella metropoli. Una 
atmosfera di paura e di sospet-
to domina il governatorato. che 
si fida solo dei < bianchi > e 
punta ormai tutto solo sulla for-
za e sul terrore di un regime 
militare. 

Non sono pochi quelli che 
ormai lasciano le zone sotto 
controllo portoghese per pas-
sare nelle zone liberate. 

Parlare di disgregazione del 
vecchio potere coloniale porto
ghese in Guinea, a questo pttnto 
non e esagerato. Nelle zone non 
ancora liberate, a parte Vesten-
dersi della guerriglia, i conta-

dini non pagano piu le impa
ste, e la presenza portoghese e 
contrassegnata soltanto da atti 
di banditismo e di saccheggio. 
Nelle citta. specialmente a 
Bissau, dove per altro i porto
ghesi sono arroccati saldamcn-
te con una forza militare rile-
vante. t movimenti di popola-
zione provocati dalla guerra. 
hanno aperto la strada a feno-
meni di degradazione sociale. 
che ricordano le descrizioni di 
certe citta del Vietnam del Sud, 
occupate dalle truppe ameri-
cane. 

Ne le cose sono migliori dal 
punto di vista economico. In 
un paese che produce riso per 
I'esportazione i portoghesi sono 
obbligati a importarne, per far 
mangiare le truppe di occupa
zione e i civili portoghesi anco
ra presenti. Nel Nord Vefficien-
te sistema di monocoltura delle 
arachidi, fonte di ricchezza per 
la metropoli, e interamente sal-
tato. sia perche" gran parte del 
territorio e Uberato, sia perche 
le strode — frequenti in quelle 
regioni — sono rese impratica-
bili dalla guerriglia. E cosi la 
Companhia Uniao Fabril . la 
padrona della Guinea, ha pra-
ticamente chiuso i battenti, te-
nendo aperto qua e la qualche 
magazzino, piii per una questio-
ne di prestigio imposta dal go-
verno di Lisbona. che per un 

reale interesse economico. 
Eppure m questa situazione 

cosi esaltante sono pochi quelli 
che si abbandonano a facili en-
tusiasmi. I piii mi dicono die il 
nemico e ancora forte, «piii 
ricco di mezti di quanto lo sia-
mo noi». le citta sono ancora 
un punto debole della lotta. e 
alcune * non possiamo Uberar-
le, anche se ne abbiamo la for
za » perche gli aerei le distrug-
gerebbero senza che possiamo 
difenderle. E' con grande paca-
tezza che si prevede una nuova 
jase, quella finale, che sard 
dura, ricca di nuove difficoltd. 
Chiedersene il perche, appare 
quasi superfluo. La testarda de-
cisione e la brutale inumamld 
con cui il Portogallo si misura 
in questa guerra, die e ormai 
da parte sua solo volonta di 
distruggere e uccidere nel ten-
tativo di fiaccare un popolo in-
tero, nasce dalla coscienza che 
la partita apertasi nella Gui
nea, Bissau, varca i confini del 
piccolo stato. per investire tutto 
il suo impero coloniale. 

Lasciare Bissau, vuol dire 
mettere a repentaglio anche il 
possesso dell'Angola e del Mo-
zambico, gia investite dalla lot
ta armata e partigiana. E qui 
scatta un meccanismo che non 
riguarda piii soltanto il Porto 
gallo. ma arriva alle grandi 
centrali finanziarie di Wall 
Street, ai Konzern di Bonn, 
passando attraverso i grandi 
trusts dell'impero « bianco > del 
Sud-Africa e della Rhodesia. 
saldamente cementato in un 
sapiente intrico di potenti inte-
ressi alle colonie portoghesi 
dell'Africa auslrale. E come 
potrebbe altrimenti un paese 
povero come il Portogallo far 
fronte a quel 42% del suo bilan-
cio assorbito dalle spese per le 
guerre coloniali? Come, se fiu
mi di dollari, di marchi. di 
slerline non affluissero nelle 
sue casse da oltreoceano e da-
gli amici razzisti del Sud-
Africa? 

U 5 giugno scorso a Djagali. 
un villaggio del Nord. sono ap-
parsi improvvisamente died 
bombardieri e quattro caccia a 
reazione. Un selvaggio bombar-
damenfo e sette morti, tra cui 
due bambini. I bombardieri 
erano dei B-26, in dotazione alia 
NATO, i caccia dei FIAT 91 e 
sulle ali avevano le insegne 
della Repubblica federate tede-
sea. Isolato moralmente sul pia
no inter nazionale, condannato 
dall'ONU (sia pure con i voti 
contrari o le compiacenti asten-

siani del govemo italiano). il 
Portogallo ritrova sul terreno 
piii sostanzioso degli interessi 
econamici solide complicitd tra 
i suoi alleati della NATO. E 
non solo econamici. 

Pochi nell'Africa ocadentale 
ignorano che nell'isola di Cabo 
Verde si sta fartifwando. mi-
nacciosa, una delle piii grandi 
basi militari dell'occidente. E 
certo I'imperialismo non dimen-
tica die il PA1GC non lotta 
semplicemenlc per avere una 
bandiera e un inno nazionale. 
non perdona a Cabral di aver 
detto che < nei nostri paesi 
martirizzati da secoli. schermti. 
hfiultati, noi vogliamo che mai 
piii possa regnare I'insulto. mat 
piii lo sfriiltamento e non solo 
quello imperialista, quello degli 
europei, quello della gente con 
la pelle bianca, perche noi non 
confondiamo lo sfruttamento e 
le sue cause con il colore della 

pelle. Noi non vogliamo piii lo 
sfruttamento. neanche rij uomi
ni con la pelle nera ». Sono pa
role e propositi che disturbano 
il gia inquieto ordtne neocolo-
niale e possono dur vita a un 
esempio pericoloso. 

Per queste ragtnni nessuno si 
nasconde le difficoltd di una 
lotta di liberazione contro un 
padrone coloniale, tra i piii or-
retrati e ottusi. lotta che assu
me immediatamente una di-
mensione internazionale ed esi-
ge quindi un impegno e una 
risonanza internazionali, forse 
sinora inadeguati. Ma in questa 
coscienza e'e anche la tranquil-
la stcurezza della vittoria, c-
spressa con semplicitd nel sa-
luto dei combattenti che via. 
via lasciamo, spostandoci lungo 
il fronte: « Vittoria. arrivederci 
a Bissau ^. 

Romano Ledda 

SWSSS***'® 

Un vecchio colpito dursnie un mitragliamento. Le vittime dei 
bombardamenti portoghesi nei villaggi sono principalmente 
vecchi, donne e bambini. 

Centomila persone lungo le strode del corteo funebre 

// commosso addio di Napoli a Totb 
Erano presenti molti attori del featro partenopeo e alcuni dei piu noli cantanti — Centinaia di corone — Le parole 

di commiato pronunciate da Nino Toronto: « Sei stato uno dei figli migliori di questa citta » 
NAPOLI. 17. 

Una folia immensa — forse 
100 mila persone — ha dato 
I'addio ogai. al popolare. al « no 
stro Toto >. come ha dctto uno 
dei tanti rapprescntanti della Na 
poll popolare. quella certamente 
piu cara al grande eomico scorn 
parso. 

Gia dalle prime ore del pome 
ripftio. un numeroso cruppo di 
arti5ti e di cittndini si era ra 
dunato all'u^cita del ca-ello auto-
Mradale per attendere il mesto 
corteo prmentente da Roma 

Tra i collcghi dello scomparso. 
Carlo e Nino Taranto vi«ibilmen 
te molto emo7ionati. Saro Ur7i. 
Nello A*coli, Pietro De Vico. Dô  
lores I'altimbo. I.uiia Conte. L'co 
D'Ale^sio. Nino \cglia. Gennaro 
e Nino Di Napoli. i canlant 
Sertfio Brum. Nunzio Gallo Tino 
Di M.uiro. Giona Christian. Ma 
na i'aris l.rctano Rondinella e 
nurrxTjr.1 ailri 

Cera anct.c un fiio\ar»e .wore 
un c«i|>o:ione di ouelli cbe par 
tecip.mo -ii film r western ». Rik 
Bo*d che e Mato una scooerta 
di To?o li popolare eomico na 
polttano mfaiti. l̂ Irovava in 
1'iemunie pei cirare »n ti:m quan 
do fu awit i ra to dal raia/70 che 
ch ofTri un maz/c di fion Rik 
Ko-d a\eva alora <o'.tanto no\e 
anni e dixenne amico di Toto 
K fu. propno Im a con*u?liarlo 
ad un reciMa per una bre\e 
parte. 

C erano ant he numcroM scono 
«cui!i. cittadmi che volevano te 
slimoniare a I grande altore seom 
parso la lr.ro commo7:ope ed il 
loro ine^Tiinbile alTeito Cera 
I.tupi Minut:IIo. tin autista di 
Caferta che ha la<-ciato il la\oro 
per aitcidere il pas<aRRio della 
•;a!ma di Toto. 

Giorgio Oratore. un fCio\ane 
idraultco d* Portjci incontro Toto 
anni orsono nel Tcatro Mcrca 
dante fill raceonto alcime bar 
zelleJte eo ehbe i complimenn 
dell attore i Non mi dimennche 
ro di te » i:Ii dis«-c Toto «alutan 
dolo 'Va lidrau'ico «i c nror 
dato di quell'incontro e ha fatto 
prcpararc una corona di fion che 

andra direttamente sulla tomba 
di -Toto. 

Un momento di grande comma 
none, quando e giunto Dino Val-
di. che per venti anni e stato la 
controhgura del grande scompar 
*o Tutti lo hanno abbracciato. 
< Ho visto Tot6 fultima volta. ha 
detto Valdi. la settimana scorsa. 
sul " set " del " I'adre di fami 
gl ia" di Nanni Loy. -taxamo 
Cirando una >cena La *ccna di 
un funerale! » E" scoppiato in 
lacnme Poi si e npreso. ha 
detto. commosso. che la scorn 
parsa di Toto e una grossa per 
dita. incolmabile per tutti: per 
Napoli. per il cinema e per 
I arte. 

Qualche minuto dopo I'arrivo di 
Dino Valdi. esattamente alle ore 
16.JO. e giunta la c Chevrolet» 
nera a bordo della quale era la 
bara con le spoglie di Toto. 
Poco distante segmva un'altra 
macchina. con Franca FaJdini, 
la figlia di Toto. Liliana. e il 
manto di lei. La folia si e avvi 
cinata alia vettura. I'ha costretta 
a fermarsi Nino Taranto ha ba-
ciato per tre volte il vetro del 
carro funebre Un'enorme com 
mozione e un profondo silenzio. 
rotto da qualche singhiozzo e dal
le grida dei poliziotti. che cerca-
\ano di fare largo al!e macchine 

Si e formato finalmente un 
lunghissimo corteo di automobili 

che ha seguito il carro funebre, 
giunto alle 17.20 alia Chiesa del 
Carmine. Ha attraversato le 
strade gremite di folia. U Cor-
so Garibaldi pieno di gente che 
piangeva e salutava. la Piazza 
del Carmine zeppa fino all'in-
\erovmiIe. 

AH'ingresso della chiesa cen 
tinaia di corone fra cm quella 
mviata da Sophia Loren. dalia 
Amministrazione comunale. dal-
i'AGlS. dai teatn Bracco e Po-
iiteama Quando la bara di To
to e stata presa a spaUe la 
foUa ha rotto i cordoni dei po 
hziotti. Nella ressa ci sono stati 
alci^ni fenti Li hanno traspor-
tati nel vicino ospedale di via 

NAPOLI — L'ultimo saluto dei napoletani a Totb 

Marittima: una ragazza di 25 
anni. Italia Stefanelh coita da 
improv\iso malore. una donna di 
33 anni. Maddalena De Vita. 
colpita da una pietra caduta da 
un baicone. e un giovane ope-
raio. Vittono Garbardella di 25 
anni. il quale in chiesa. propno 
dinanzi alia bara. e svenuto. 

Un agen'.e della Celere. Pie 
tro Molitano. di 37 anni. e stato 
ncoverato aIl"o;pedi:e dei Pei 
;egnm in grave stato per di 
storsione ai pol-i e choc emot; 
vo. Lo hanno raccoto iomsxe 
nuto dopo che era stato schiac 
ciato daila fo!la contro 1 can 
celli della Ch:esa. 

La bara e stata deposta 51! 
pavimento della ( i esa. « mo-e 
nobilium*. II r.to funebre e stato 
ce!ebrato dal sjpenore della B J 
sijca. padre An^elo Bertani: 1 
canti ftmebri *ono stati mtonat 
dal coro del teatro San Car'o 
e da qix?Ik> deirAccadem-a A'e-
sandro Scarlatti. II tenore L'r.ei 
Paohllo ha cantato la c Preah e 
ra » di Stradel.a. Er2r.o pre^n ' : 
il sirdaco. prof G-ovanni Pr . i 
cipe. e numeral corrtp-Tnent; de'. 

1 la gunta comjnale. 
Ai term:ne de!la cer:n»n a. 

N.no Taranto ha pron_nc:Vo b-v 
vi parole di aJJ?o Ha detto fra 
l'altro- « Ann.co m-o q jesto nnn 
e un monoiogo. perche sono * 
euro cl~e tu m: «enti: i granl. 
artist! non m-jo.oro ma Qje^'a 
e la voce di Napoli. che hai 
amato. che non hai mat a.nnen 
ticato. perche <ei r.uscito dal 
palcoscenico della tua v-.ta a 
scrollarle di dosso qjella cappa 
di mahnconia che I'awo'.ge T-J 
hai fatto sorr dere la tua citta. 
sei stato grande. le hai dato la 
pena felicita di un giorno. d. 
un'ora. Tutte cose di cm Napoli 
ha tanto bisogno. II tuo pubbheo 
e qui: ha voluto che il suo Totd 
facesse a Napoli l'ultimo "esa.i-
rito" della sua camera . Add'o 
Totd. Questa tu* Napol' soffe 
rente di do'ore ti vuol far sa 
pere che sei stato uno dei suoi 
figli migl'on e che non ti scor-
dera mai ». 

Per fare uscire la bara dalla 

Ch.esa e stato necessario fare 
entrare il carro funebre nel chio-
stro da un'entrata secondaria. La 
folia, che si era ancora mfiUita. 
ha voluto comunque accompagna-
re Toto nel suo ultimo viaggio. 
Si e formato un corteo immenso 
che ha attraversato le vie citta-
dine fra un'ala interminable di 
persone. L'n comrr.osso silenzio. 
una immensa commozione hanno 

t 'Cortato i! popolare Antonio De 
I Curtis neir.iltimo viazgio attra

verso qxl la cifa che fa la mae-
g ore isp.ratnce della sua opera 
i : artista. 

Giuseppe Mariconda 

Le esequie 
a Roma 

Anche a Roma una folia com-
mo-sa ha partecipato leri mat-
t.na ai funerali di Toto Cinque. 
'eimila persone — personalita e 
attori famosi. corr.parse e rcgi-
-ti e tant.. tanti anon:mi — han
no accorpacnato la salma dalla 
.ibitazione di \ ia dei Monti Pa-
r'oli sino alia chie'yj di S Eugc-
mo. dove -cno state celebrate le 
ceqn e 

Ale 11 >0 la bara. portata a 
<oalia da-Jit amici del famo<o eo
mico. e u-cita dal portone del 
palazzo Sopra era stata denosta 
la bombctta che I'attore aveva 
-empre i>ort^to negli "sketch" 
p.u femosi. nei fum. negli spet 
tacoli teatrah e di varieta II me 
sto corteo «i e incamminato ver
so la chiesa. Dietro la bara. la 
moghe dello scomparso. Franca 
Faldini. !a figlia. Liliana. gli al
tri parenu. I amico e coliabora-
tore Mano Castellan;. P a nume-
rosi attori. tra i quali Anna Ma 
gnani. Alberto Sordi. Ugo To-
gnazzi, Ubaldo Lay. Regina Bian 

-chi. Elsa Martmelli. Franchi ed 
Ingrassia. Olga Vilb. i registi Lu.-
gi Zampa e Luciano Salce. il 
produttore Hagciag. gli impresan 
Remigio Paone. Ganne: e Gio-
vannini. 

«I padroni 
licenziano 

il Papa» 
II carattere qualitativamente nuovo dell'enciclica, 
la dimensione mondiale della« questione sociale » 
e il superamento del tradizionale« pensiero socia
le cattolico» nel giudizio degli esponenti di « Te-
stimonianze», « Note di Cuitura» e « Politica» 
L'ironia del foglio della sinistra democristiana di

nanzi alle reazioni della stampa borghese 
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Dopo le rcaziuui della stam 
pa conservatnee alia iMicicli-
ca paolitia. abbiamo assistito. 
in questi f»iorni, per uu/iativa 
degli esponenti piu in vista d o 
partiti di maggioran/a. ad una 
massiccia opera riduttiva del 
la portata e del respiro della 
<i Populorum Progre.ssio». nel 
tentativo ~ ak|uanto inalde 
stro — di strumentalizzare il 
documetUo pontificio in chiave 
guvernativa. Ma se queste so 
no state le reazioni dei gruppi 
monopolistic! e delle classi do 
minanti (ma non solo qui si 
sono avute tali reazioni), come 
e stata accolta l'cnciclica ne
gli ambienti cattoliei piu sen-
sibili ai problemi e ai fer-
menti del nostro tempo? Per 
dare risposta a questo inter-
rogativo, abbiamo condotlo una 
rapida inchiesta tra le riviste 
Coroutine piu rappresentative 
e qualificate del mondo cat
tolico e della sinistra dc. 

Dai giudizi espressi da Da-
nilo Zolo. direttore di Testi
monialize. da Gianni Giovan-
noni, della redazione di Note 
di Cuitura. ed anche — sia pu
re in misura minore — dall'ar-
ticolo di Romanello Cantini 
(apparso sull'ultimo numero di 
Politica) emerge una comune 
valutazione che riguarda il ca
rat tere qualitativamente nuo
vo dell'enciclica. 

« E* significative — afferma 
Gianni Giovannoni — che mol-
ta par te della stampa, soprat-
tutto italiana, ed anche molti 
esponenti dei partiti politici, 
abbiano accolto la enciclica 
con malcelato disappunto. 
proprio perche essa rompe il 
cerchio delle tesi p r e f ab r i ca 
te che davano per scontato il 
rapporto Chiesa—Occidente. La 
novita essenziale c scopo del 
la " Populorum Progressio " e 
invece quello di sradicare la 
"mentalita convenzionale" per 
dare una dimensione al livello 
mondiale ai problemi del vero 
sviluppo deH'uomo e deH'uma 
nita. " che 6 il passaggio per 
ciascuno e per tutti da condi-
zioni meno umane a condizioni 
piu u m a n e " (parag. 42). La 
enciclica rappresenta un invito 
e un incitamento a cambiare 
decisamente rotta e a porre 
insieme lutte !e forze di buona 
volonta per procurare alia in-
tera societa mondiale un as-
setto politico, economico e so
ciale. giusto e sereno. 

A guardare in questo mo
mento ai numerosi punti di 
attrito esistenti nel mondo ed 
in modo particolare al Viet
nam. la parol a di Paolo VI di-
viene — secondo Giovannoni — 
ancora di piu motivo di rifles-
sione. oggi che I'anacronistico. 
assurdo. caparbio e pericoloso 
atteggiamento del governo a-
mericano impedisce che ter
mini la guerra. dietro la spin 
ta di una irrazionale posizione 
di prestigio. mentre in ben al-
tra maniera il popolo ricco 
americano potrebbe agire per 
il proprio e 1'altrui progresso. 
qualora avesse la volonta di 
aprirsi davvero verso le nuove 
frontiere della politica mon
diale. 

II valore ecumenico dell'en
ciclica e proprio in questo es-
sersi motivata delle aspirazioni 
e della tematica che. anche nel 
campo cattolico. gli uomini piu 
sensibili andavano maturando 
ne! senso di una nuova impo 
stazione dei rapporti fra popo-
li e della costruzione di una 
civilta solidale > 

Anche per Politico i] c cen
tra » dellenciclica « sta nel ri-
conoscimento della dimensione 
mondiale assunta oggi dalla 
questione sociale *. Rilevato 
poi che « i giudizi e le restri-
zioni nei confronti dello svi
luppo cap-.talistico e del di 
nt to di proprieta * hanno t fat
to perdere le staffe ai giornali 
della d t s t ra italiana > (da qui 
il significativo titolo- c / padro 
m licenziano il Papa >). il set-
timanale della sinistra dc os 
s e n a che «ncH'ammissione 
dcirespropriazione e'e qualco 
sa di nuo\o nspetto alia tradi
zionale difesa della proprieta 
privata unita al " comunismo 
d uso " per cui la Chiesa con-
sidera la proprieta privata co 
me diritto naturale inviolabi 
le > Riconoscendo percio t il 
dintto all'espropriazione dei be-
ni in determinate condizioni — 
sottolinea Romanello Cantini 
si concede la possibilita dell'in-
tervento costruttivo della leg-
ge nel supplire da un adeficien-
te coscienza comuntaria dei 
proprieta ri ». « Viene m questo 
contesto superata anche quella 
tipica unilateralita delta dottn 

na sociale cattolica attenta sol
tanto all 'aspetto della distnbu-
zione dei beni. sen/a concedere 
interventi sul piano della pro-
duziune *. Pofififd. fra gli altri 
punti sottolinea inline quello 
concernente la programmazio-
ne. ove « il tradi/iouale limite 
deH'intervento pubblito circo-
scritto ad un'a/iune di supplen-
/a dell'iniziativa privata, si ha 
linipiessioiie sia nettamente 
superato v. 

L'analisi cntica di Danilo 
Zolo, .si inuove invece sul ter
reno piii propriamente religio-
so. II direttore di Testiinonian-
ze ntiene la « Populorum Pro
gressio J> « un dncumento e un 
rrutto eccezionale della nuova 
epoea della Chiesa, quella d i e 
il pontiiicato " miracoloso " di 
Giovanni XXIII ha aperto e 
che il Concilio ha promosso, 
nella realta della Chiesa e del 
mondo. come un processo lento 
ma irrever.sibile e fecondo. i 
cui sviluppi forse non hanno 
ancora cessato di sorpreiuler-

ci ». 
« Una rinnovata presa di co-

scien/a delle esigenze del mes-
saggio evangelico — ha scritto 
Paolo VI — impone oggi alia 
Chiesa di mettersi al servizio 
degli uomini ». In questa pro-
spettiva cosi semplice, ma cosi 
profondamente nuova — sostie-
ne Zolo — e tutta la grandezza 
di questo documento che — no-
nostante certe apparenze for-
mali e letterarie e, forse, al
cuni reali elementi di margi-
ne — si sottrae nettamente ai 
moduli tradizionali del pensie
ro sociale cristiano, alle sua 
ambizioni dottrinarie e compe-
tive nei confronti delle ideolo
gic ottocentesche, come a l l t 
sue deduzioni apologetiche e 
pratico-politiche: Tenciclica of-
fre — secondo Zolo — una « vi-
sione globale » dell'uomo e del-
1'umanita e in nessun modo m-
tende opporsi alle «Weltan-
schauungen * e agli umanesimi 
moderni. per proporre le solu-
ztoni vere di un umanesimo 
cristiano. o addirittura. di un 
giusnaturalismo di matrice cat
tolica. 

II tessuto di questa enciclica 
appare, in definitiva, rigorosa-
mente biblico: e il discorso pro-
fetico che da Isaia al Cristo 
(Lc. 4, 16) ripete I'annuncio 
della liberazione degli schiavi 
e degli opprcssi, della pacifi-
cazione degli uomini, della re-
denzione dei poveri. dell'uni-
versale realizzazione dell'amo-
re fraterno. Senza di cio le pa
role del Papa , le sue straordi-
narie. esaltanti proposte. ap-
parirebbero prive di senso. In 
questo fervido richiamo all'< u-
topia » de l lamore cristiano co
me possibile fondamento di un 
mondo nuovo e non come coiV' 
trappunto alienato. «car i ta t i -
\ n > dell'ingiustizia e dello 
sfruttamento, in questa umile 
e rischiosa fiducia nella pover-
Li dell'annuncio evangelico piu 
che nelle prudenti formulazioni 
dottrinarie del c pensiero so
ciale cristiano ». sta in defini
tiva il segreto deU'enorme choc 
provocato dall'enciclica in tutto 
il mondo. 

Sono le nuo\e concrete di-
mensioni storiche — planets-
rie — che essa offre all 'amore 
e alia speranza degli uomini a 
f ame tutta la nobilta, la bel-
lezza spirituale, la grandiosa 
suggestione. E questo conta as-
sai piu, forse — secondo Zo
lo —. del vigore polenn'co dai 
suoi giudizi sul capitalismo e 
il liberalismo e della severita 
senza precedent! con cui con-
sidera la proprieta privata o 
il regime di libera concorrenza 
o le imprese del eolonialismo 
e del neo eolonialismo: tutte 
cose molto importanti ma cer
tamente non nuove. II discorso 
della Chiesa si volge cosi sern-
pre piu concretamente al ser
vizio di una causa comune: 
si tratti della costruzione di un 
* umanesimo planetario > in 
dialogo e in comunione con « le 
migliori aspirazioni degli uo
mini ». quelli che all 'interno di 
ogni par te politica. ideologies 
o culturaie non hanno rotto con 
!a loro giovinezza. i loro entu-
siasmi. la loro capacita di a-
mare disinteressatamente. Una 
enciclica percio destinata — 
conclude Zolo - ai giovani che 
ogni giorno di piu diventano. e 
devono diventare. i protagoni
st! della nostra storia - in Oc
cidente. in Africa, in Asia, nel 
Vietnam — ai giovani che san> 
no bene che c la coscienza ha 
una voce nuova per la nostra 
epoca » e che oggi le sue parole 
sono « pace e sviluppo >. 

Marcello Lazzerint 
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