
r U n i t & / venerdi 21 aprile 1967 PAG. 3 / a t tua l i ta 
SCOmRO ALL7NTERNQ DELLE PW 

ALTE GERARCHIE DELLA CHIESA 

La tunica 
stracciata 

r 
i 
i 

II TESrO Dl UN LIBELLO 

ANONIMO DfftETTO 
ALU FORZE ARMATE 

) t i j arroggiati^daJT SIFAR,^che hannoT^bwforsalitQ ag 

*la gerarchia . Ricat tb e t iene JmlLtflrain pugno j t l t i "prel 

,anche i l Vaticano e e ta to cos t r c t t o ad aiiroggiarlo i n 

s|razione. Pollticamente t ipl ivalente, ha collus.o oon X com 

IEIWI, con i misBini e , beninteso, con molti degl i e8T>oneJ3 

m*m wM M M H t t i ii*^ 

1 Calunnie o verita 
«Non da oggi. ma oggi 

piii chiaramente, le nostre 
orecchie avvortono la pre-
senza di termiti nelle trava 
ture della Chicsa: termiti lai-
cistiche. modcrnistiche. marxi 
stichc. protestantiche. che alle 
gramente rosicchiano, disintc 
grano. distruggono... >. La de 
nuncin. in termini onfatiri 
non niiovi nella polemica drlln 
drslra cattolica. 6 di Tito Ca-
sini. che in un suo recentis 
si mo libello dal titolo La tu
nica stracciata ha espresso la 
protesta degli ambienti tradi-
7ionalisti per gli sviluppi della 
riforma liturgica decisa dal 
Concilio. 

Ma I'elemento che ha reso 
piuttosto sensazinnale questo 
4 libello* e costituito dal fatto 
che I'accusa di * lacerare la 
tunica di Cristo » e di atlen 
tare all'unita della Chiesa. e 
scagliata con molta chiaro77n 
contro il cardinal? prepostn al 
la riforma liturgica (he e lo 
arcivescovo di Rologna Gia 
rnmn Lercaro La puhblica7ione 
della Tunica stracciata ap 
pare poi addirittura t esplo 
siva > se si considera che I'at 
tacco di Tito Casini a Ler
caro e avallato dal latinista 
uffieiale della Curia romana. 
cardinale Antonio Bacci. che 
ha vergato una impegnativa 
prefa7i'one al libello 

Bocri contro 
T prravo 

Le Monde ha potuto giu 
•stamente parlare di senntro 
Racci Lercaro. rilevando dime 
un conflitto asprq e pubhlico 
tra alti esponenti della ge 
rarchia sia estraneo alia tradi-
7ione della chiesa italiana La 
faccenda ha avuto sulla stam-
pa del nostro Paese un"eco 
piuttosto inadeguata. vuoi per 
distrazione. vuoi per volnnta 
di cooperare a circoscrivere 
un vero e proprio scandalo. 
Tuttavia dell'incidente si c 
parlato nella sala stampa del 
Vaticano. dove alle domande 
di alcuni giornalisti stranieri 
si 6 risposto ufflcialmente 
che «il gesto del cardinale 
Racci indubbiamente non co 
stituiva un gesto di amiclzia 
noi confronti dell"arcivescovo 
di Bologna ». Su\V Avvenire 
d'ltalia e comparsa una fer-
nia lettera di don Giuseppe 
Pnssetti. nella quale si sotto 
lmeava come le critiche di 
Ca<=ini alle innovazioni litur-
fiche colpivano le scelte del 
Concilio. e soprattutto fi stie 
matiz7ava il enmportamento 
del cardinale Bacci autnre 
della nrefazione al calunninso 
opu^cnlo 

II Papa e stato cosl co 
stretto a tributare a Lercaro 
un pubblico attestato di soli-
darieta Nonnstante tutti gli 
sforzi per soffocarlo. lo scan 
dalo e dtinque esploso. met-
tendo a subbuglio 1'intero mon-
do vaticano Un sintnmo del
la situazlone e fornito dalla 
rapida sparizione da tutte le 
libreria romane della Tunica 
stracciata. A parte il fatto 
che in « alto loco • si sara pro 
babilmente cercato di ritirarlo 
dalla circolazione. la quantita 
di amici e nemici di Lercaro 
interessati a leggere con i 
loro occhi i pavsi nei quali il 
norporato e drfinito un nuovo 
T.utero. era. nel folto mondo 
ecclesiastico romano. talmente 
grande da poler essere solo 
In piccola parte soddisfatta 
dalla modesta liratura del 
libello di Tito Casini. 

Chi non ha potuto acqui-
starlo si accontenta ora dclle 
abbondanti citazioni di Le 
Monde, che nella loro tradu-
7ione francese perdono per a I 
tro qualcosa della originana 
truculenza \erbale. Solo scor-
rendo attcntamente le 103 pa 
ginette di Casini. si possono 
trovare certc marginali e si 
frnificative frecciate stretta-
mente «politiche » che sotto-

II cardinale Lercaro 

nesso esistente tra dialettica 
teolngica e dialettica politica 
del mundo cattolico. 

Nel ringraziare Dio di essore 
stato impedito da un'inlluenza 
ad assistere alia giornata man 
gurale di lla * nuova messa » 
in itahano (il 4 mar/o dello 
senrso anno), il Casini. sempie 
dialogando con Lercaro. cosi 
si esprime: « Quel giorno 
Kmineti7a. io benedissi Dio. 
che con una buona febbre 
" russa " (era detta cosi: non 
ne dispiaccia ai vostri Fanti 
e fantoccini di quella parte). 
mi aveva risparmiato di an-
dare alia Chiesa... >. 

Nella battaglia contro Tuso 
della lingua italiana e della 
musica moderna nella messa, 
Casini scopre cosi. inctdental-
mente. anche altri aspetti del
la sua personality di cattolico 
di destra (come la awersione 
al dialogo con i comunisti) 
e della sua inimicizia per il 
cardinale Lercaro. insignito 
dal sindaco comunista Fanti 
della cittadinanza onoraria di 
Bologna. 

Ragioni di 
una polemica 
In rcalta quest'attacco con 

tro la riforma liturgica mossa 
da ambienti influenti della 
Curia romana. ha le sue radici 
in tutta una visione del mondo. 
che le stesse pagine della 
Tunica stracciata rivelano con 
sufficiente precision*?. 

Con il sottotitolo eloquente 
di c Uguaglianza in basso >. 
Casini mostra di considera re 
(e con lui sono ben piu auto 
revoli personaggi. a comin 
ciare dal cardinale Bacci) la 
lingua volgare come < paglia 
un po' grossa > prodotta dal
le plebi. e secondo i canoni 
della piu intransigente «cul 
tura > reazinnaria sostiene 
che a non dargli piu il latino 
(che pure nessuno o quasi piu 
comprende.. ) lo si priva del 
la esaltante vicinanza ad un 
cibo squisito. e. cid che e 
peggio. si abbassano anche 
«i Ietterati» al suo livello 

n modo con cui il libello 
affronta la elementare const a 
tazione della necessity di una 
lingua che permetta ai parte-
cipanti la comprensione del 
Tatto liturgico. e pure estre-
mamente indicativo: «Se non 
capisco non prego — E' un 
poco I'equivalcnte del *' nisi 
videro" di Tommaso... ed 
equivalente potrebbe essere la 
risposta: beati quelli che non 
capirono. non capiscono. e 
pregarono e pregheranno! ». 

Quella religiosita obiettjva 
mente reazinnaria perche in 

mente diversa, e in certo 
senso opposta a quella esal-
tata dal « non capirono e pre
garono » di Tito Casini. At-
torno ad un tavolo la comu-
nita consuma un pasto fru-
gale e. oltre a letture bibliche. 
ascolta testimonianze sui gran-
di fatti umani del nostro 
tempo: guerra del Vietnam. 
lotte operaie. lotta contro il 
razzismo. Su queste questioni 
si orienta la riflessione e la 
preghiera. la comunione. che 
conclude la cena. assume 
cosi un carattere piu vicino 
a qucllo che aveva nelle co-
munita cristiane primitive. 
delle quali Federico Engels 
riconobbe il signiflcato storico 
rivo!u7ionario. 

In conclusinne ci sembra di 
poter dire che la polemica 
Bacci-Lercaro evidenzia le 
grandi contraddizioni che tra 
vngliann la Chiesa cattolica 
nrlla delicata fase di attua 
7ione del Concilio Che un 
toma come la riforma litur 
gica costituisce un momento 
molto rilevante della lotta tra 
le due anime della Chiesa 
contemporanea. non ci sor-
prende affatto. La elabora-
zione originate che come co 
munisti italiani abbiamo com-
piuto negli ultimi anni. ci con-
sente di cogliere i legami pro 
fondi che esistono tra la co 
scienza religiosa e I'impegno 
civile dei cattolici. e di es 
sere qinndi intcrlocutnri attrnti 
di quel processo di forma 
zione di una piu moderna e 
piu aperta coscienza reli
giosa. che i nemici di Ler
caro e della riforma liturgica 
intendono appunto impedire. 

Alberto Chiesa 

I 
I Scatenata la lotta tra le opposte fazioni — Un coarcevo di accuse infumanti tendenti a coinvolgere I'ex capo di 

S.M. dell#esercito, i carabinieri, numerosi ministri, il Vaticano e alcuni magistrati — Un appello alia ribellione 

Pubblichiamo qui di seguito, alcuni stralci di un memoriale diffuso in questi giorni 
negli ambienti militari, fra i deputati e la stampa, riguardante lo scandalo del Sifar. 
II memoriale, redatto con lo stile dl un vero e proprio libello, e stato diffuso a migllaia 
di copie. Esso si conclude con un appello a tutti gli ufficiali superior! delle FF.AA., 
in termini sedizlosl. L'origine del documento e Ignota. Anche se, come appare chiaro, 
esso proviene da gruppi militari interessati a far si che tutto il problema del Sifar e 
della dlrezione delle FF.AA. si chiuda con II solo siluramento dell'ex capo dl Stato Mag-
giore dell'Eserclto, De Lorenzo. Dal documento, il cut testo sappiamo essere stato gia 
posto a disposlzione dell'A.G. per le opportune Indagini, abbiamo eliminato alcune tra 
le espressioni piu infamanti, indicando, con le sole iniziali, alcuni personaggi, politic) 
e militari in esso rlcordatl. 

I. 

« Sono trascorsi quindici mesi — e l'inizio 
dello scritto — dalla nomina a capo di S M.E 
del gen. De Loren/o L'evento che seguiva 
di poco la non meno infausta nomina di un 
ulliciale dei Carabinieri. il neo generale A., 
alia direzione del Sifar. apparve il segno 
piii sconfortante della debolezza della nostra 
classe politica. Tempi tristi per I'Esercito e 
per le FF. AA. italiane. avvilite " ab imme-
morabili " dalla squallida regia del gen. A. 
R. (longevo per insipienza e per vocazione 
al servilismo). che aveva consentito il per-
manere e l'avvicendarsi al vertice della ge-
rarchia dei generali piu nefasti del nostro 
tempo ». 

Sotto il titoletto « Cenni sommari su alcuni 
protagonisti * il libello cosi prosegue: 

— « Generale D L Figura di opportu-
nista. d'intrigante. di mafioso. v e s 
con i potenti. violento e spietato con i dipen 
denti > Dopo aver affermato che al generale 
D. L. venue ritirata. in seguito ad inchiesta. 
una medaglia di argento al V M . pnibegue 
.. « Cionnnnstante prosegui senza noie la sua 

carriera fino a diventare cajx) del Sifar: or-
ganismo che us6 quale strumento di potere 
personale. G. non ne fu il solo beneflciario. 
ne i ministri T. e A. i soli ministri che attin-

sero a piene mani nelle sue casse. rimpin 
guate anche da cospicui versamenti della 
CIA ». c Al Ministero della Difesa ufficiali e 
funzionari furono fatti passare come colla 
boratori del Sifar ed ebhero da questi asse 
gni mensdi . . . V fu promosso generale sen 
za aver compiuto 1'esperimento; A. pote di 
ventarlo. addirittura per meriti eccezionali. 
alterando le date: con la soppressione dal 
suo stato di servizio di gravi provvedimenti 
disciplinari ». 

E" poi la volta dei rapporti fra D. L. e il 
Vaticano. « e tiene tuttora in pugno alti 
prelati. talche anche il Vaticano e stato co 
stretto ad appoggiarlo in ogni sua aspirazio 
ne. Politicamente polivalente ha colluso con 
Nenni. con i missini. beninteso con molti 
degli esponenti dei partiti al gnverno e con 
i comunisti ». Vengono citati casi di ne 
pntismo « Riusci a far nominare capo di 
SME uno dei "suoi*'' il compianto G...: 
De G fu nominatn colunnello: L.. aiutante 
di campo. si ebbe anche lui la promozione 
a colonnello e cosi D. P. che fu promosso 
colonnello perche ebbe la fortuna di avere 
alle dipendenze un famigliare di D. L. >. 
11 D. L.. affermano ancora gli ignoti esten-
sori del libello. portd seco « al Sifar i suoi 

"iican per compiervi ogni gmere di maUer-
sazioni Tra essi dogm di menzione i co 
lonnelli T.. K. e P » Fra gli altri atlde 
biti il libello enumera: «reati d'interesse 
private falsi ideologici e muteriali ». 

II D. L. « lascio ad un suo fedele. il gene
rale C , il comando dei CC, il quale accetto 
per procura ». II D. L. e giudicato il capo 
di questa « associazione a delinquere di cm 
A. 6 I'elemento piu insidioso ». Di A e scritto 
che « distribui denaro ma se ne dava 
ai segretari particolari del presidente del 
Consiglio dei ministri. se d'intesa con il 
D. L. sovvenzionava lautamente le campa 
gne elettorali. in particolare di T A 
E non dimenticava la sua » 

II libello prosegue « additando al pubblico 
disprez/o » numerosi uflieiali. fra cui i co 
lonnelli M . F . . B V, .... P .... B 
e F e altri ufficiali minori. 

Tutti questi ufficiali avrebbero consentito 
al D.L. « 1'incontrastato controllo della Ca-
pitale. della stampa e degli organi piu de 
licati dello Stato e finanche degli UlTici giu 
diziari per la compiacenza di qualche non 
integerrimo magistrato ». 

II libello reca poi note caratteristiche del 
gen V.... del col. T.... del gen. di corpo di 
armata G.... di un alto burocrate della Di 
fesa. dott. R... Si tratta di note che vanno 
dalle notizie di caserma (di carriera) alia 
privacy (famiglia). ai dati catastali (« ille-
citi arricchimenti » come e detto nel libello). 
B . e definito. fra laltro. « galoppmo di 
collegamento col Consiglio di Stato e la 
Corte dei Conti... che venne incluso finan 
che tra i carabinieri di scorta al Papa per 
il viaggio in Terrasanta... >. 

II libello precisa. poi. che « i casi citati so 
no stati a suo tempo autorevolmente portati 

a conoscenza dei politici responsabili. ma es 
si hanno gonerato solo indifferen/a », perche 
costoro... « si muovono secondo linee di con 
venienza elettoralistica prunti a baraltere il 
buon nome e 1'onore deH'Esercito per con-
tropartitc piu utili alia conservazione del 
loro potere personale ». 

Segue rinvilo alia sedizione. 
«Sigg. Generali. sigg Colonnelli! Conti-

nuerete ad assistere rassegnati ed inerti al 
naufragio del patrimonio di ideali per i quali 
vi siete battuti durante un'intera vita . ? 

« E" una pesante responsabilita alia quale 
nessuno di voi come nossun ulliciale anche 
di modestn grado. potrA sottrarsi Quando 
sono calpestati rordine morale e le stesse 
leggi. e gli strumenti di tutela si trasforma 
no in strumenti di oppiessione. lobbedien/a 
diventa acciuiescenza Opporsi non 6 peccato 
e sacrosanto do\ ere di ogni buon soldato ». 

Va sottolineato. inline, che 1'unico organi-
smo militare citato. I'Arma dei CC. e deli 
nito « un'accolta di corrotti pretoriani. proni 
ai voleri del generale De L., divisi dal so-
spetto e dalle delazioni interne e avviliti dal
la intimidazione e dal sistemalico sopruso » 

E' ben strano che la Roritura di libelli. di 
volantini sediziosi di stampo nazi fascista 
sia stata piu rigogliosa piopno in questi ul 
timi mesi da quando cioe. a sent ire Tremel 
loni. il SID (ex Sifar) e tomato ai suoi com 
piti d'istituto Possibile che gli agenti della 
se/ione « D » e della sezione * R » non siano 
in grado di scoprire gli autori di queste ma-
nifestnziom per accertarc la veridicita delle 
gravissime accuse che investnno i poteri del
lo Stato? E la procura militare non ha nulla 
da dire o da fare? 

I 
I 
I 
I 
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L'ESPERIENZA RIVOLUZIONARIA DELLA GUINEA-BISSAU 

Nella lotta per la liberta nasce la nazione 
Jose dice « un nuovo uomo si sfa forgiando nella nostra terra » — Dalla « palmatoria » ai magazzini del popolo — 13.500 student! e 
600 specialisti nella foresta — Passato e avvenire nella vita del villaggio di Kan — Per imparare a leggere non e'e bisogno di ministri 

lineano una volta di pin il j trisa di supcrstizione e di 
irrazionalismo. che la moderna 
cultura cattolica. sollecitata 

! anche dalle obiezioni del gio 
I vane Mara, ccrca di «purif) 
; care >. ha ancora nelle alte 

sfere della Chiesa robusti so 
stenitori per i quali la lotta 
alia riforma liturgica costi 
tuisce evidentcmente un mo 
mento importante una « trincea 
avan2ata * per contra stare la 
dinamica del Concilio. 

Del resto la riforma con-
dotta avanti da Lercaro. se
condo le linee approvate dal 
Vaticano n . se rinnova pro 
fondamente accentuando il 
carattere comunitario del culto 
cattolico. e ripristinando mo 
menti della tradizione cri 
stiana originana. non esprime 
le piti « rivolu7ionarie » inizia 
live fiorite sul terreno della 
liturgia che vanno chiara 

• mente oltre i limiti che Pan 
! lo VI vorrebbe assegnare alia 
1 riforma liturgica. e a propo 
• <;ito delle quali nel suo di 
i scorso del 19 aprile ha mani 
; festato «dolore e appren 
' sione». Cronache dell'Olanda 
1 ci informano che ;n quel Paese 
! per impulso di giovani preti 
i e laici la cena eucaristica ha 

assunto forme nuove che espri 
mono una religiosita profonda-H cardinale Bacci 

Dal nostro inviato 
Fronte Sud della Guinea 

Bissau, aprile 
La chicote 6 uno stajfile 

di cuoio. La palmatoria e in-
vece uno strumento di tortu-
ra piu complesso. Un mazzuo-
10 di legno di venti centimetri 
che termina in una spatola lar-
ga otto e spessa quatlro. In 
essa. disposti come in un da
do, cinque buchi a imbuto. La 
vittima offre la palma e I'og 
getto ricade con vlnlenza n 
succhiondo la came nei buchi. 
11 dolore e atroce e i guinea-
ni la chiamano la palmatoria 
appunto < dolore >. J portoghe-
si invece la chiamavano. spor-
tivamenle. ping pong: uno 
sport applicato alle mani e ai 
piedi dei « neprt ». 

Nel parlame c'i ancora un 
bagliore di sojferenza e di pau 
ra negli occhi degli uomini dei 
villaggi. E poi e'era il chefe 
de posto portoghese o il ci-
paio. il poliziotto africano. che 
It chiamara per metterli nelle 
mani degli angariadores, che li 
trasformavano in contratados. 
come eufemtsticamenle centra-
no chtamali gli inviatt ad una 
specie di lavoro forzato. E in 
fine le ruberie. le imposte e 
molto spesso. quando il mer-
cato intemazionale voleva ri-
so. la fame per chi lo produ-
ceva. Sono storie recenti e non 
meraviqlia se in Guinea la me
dia della vita fosse di trenla 
anni. « Anche se Vindipendenza 
non iosse altro — dice il vec 
chio Guera — il fatto che tut 
to cid non esista piu baste-
rebbe. Ma c'i dellaltro. Vie-
ni con me e guarda » Ci inol 
triamo per un centinaio di me 
fri nella foresla 

Nascosto tra git alben un 
piccolo spiazzo con una capan 
na e dentro grandi cesti di 
riso. e poi secchi. pale. 
camicie. pantaloni. tobacco, sa-
pone, zvechero. latle in poi-
cere. sale. Guera comincia a 
portare fuori la * merce >. Ar-
rivano i contadini e sembra 
una piccola fiera di campagna. 
e invece e il magazzino del 
popolo in funzione. I contadi
ni danno il riso. che servira a 
rifomire i reparti. e in cam-
bio prendono le merci. Non 
e'e danaro. lo scambio i in 
nalura. Ridendo qualcuno os-
serva: «I'oggettivita da noi i 
socialista ». E' il partito a por
tare i prodotti. organizzare i 
magazzini, a prelevare i vi-
veri. 

A ridosso dei magazzini del 
popolo la produzione hsicola 

del Sud i aumentata di circa 
il 20%. Certo non solo per que
sto. Con un serio lavoro di 
orientamento politico e una pa 
ziente educazione tecnica si £ 
proceduto ad una estensione 
del terreno coltivato. mentre 
nelle vecchie piantagioni porto 
ghesi. affidate a comitati di ge 
stione. si affrontano i primi 
problemi di diversificazione 
produttiva. Nessuno natural-
mente parla di straordinari 
cambiamenti. ne abbellisce la 
situazione. Armando, respon-
sabile del seltore di Botchecol. 
era disperalo di non potermi of 
frire un « grande » pranzo. Non 
ho nada. nad de nada-. niente. 
ni sale, ne latte. ne zucchero. 
Vi sono periodi in cui le merci 
mancano. 

H € mercato * dipende dagli 
acquisti fatti all'estero e dal-
I'aiuto dei paesi amici. e poi 
ci sono i problemi di traspor 
to. Sornione aggiunge. c posso 
darti del riso. perd * e mi mo 
stra scorte che risalgono al 
'64. E comprendi che. rispetto 
al recente passato. la vita ha 
mutato di qualita. perche non 
esiste piu la fame, tutti man 
giano. E essere autosufficienti 
di riso significa. tra Valtro. ate 
re un solido retroterra per la 
guerra « per quanto potra du 
rare *. 

Se talcolta manca il sale, i 
libri non mancano. In un pae
se dove i portoghesi avevano 
coltivato con cura Vanalfdbeti-
smo. tenendolo al 99.7%. e da 
re i laureati dt colore si con-
tarano svlle dita di due mani. 
177 scuole primarie nelle zone 
liberate, frequenlate da 13 500 
ranazzt tra i sette e t quindici 
anni. due centinaia di maestri. 
setcento quadrt che si lormanu 
e laureano nei paest afneant 
amici e nei paesi socialists so
no cifre che parlano da sole. 
Gia a Conalcry. vmtando la 
scuola pilota del PAJGC ero 
rimasto profondamente colpi-
to. Ma ritrovare qui nella fo
resta queste scuole scpolte tra 
gli alberi. sorvegliate con di 
screzioni e amore dai partigia 
ni. vedere i bambini correre 
lungo i senlieri per arrivare 
puntuali alle 830 del mattino. 
come in ogni paese del mon 
do, sentirli sillabare la storia 
del loro popolo. del loro pae
se, la prima che da secoli sia 
stata scritta; vedere questi 
maestri-combattenti, con la pi-
stola e la caderneta. che ogni 
anno lasciano per qualche set-
timana tl fronte per frequen 
tare un corso di aggiornamen-

Una brigata sanitaria al lavoro nel villaggio di Goudon 

fo, ebbene e qualcosa di indi-
menticabtle. cSai. la nostra vit 
toria non sarebbe totale — di
ce il maestro — se non combat 
tessimo Vignoranza. II colonta 
lismo ha abusato di un popolo 
analfabeta. Per questo siamo 
impegnati a fondo nella 
scuola >. 

Con la scuola £ arrivata la 
medicina. Due ospedali qui, al 
fronte sud, e un nugolo di bri-
gate sanitarie, per lo piu ra 
gazze, diplomate infermiere. dt 
quindici. sedtci anni Pniche 
tutti nnn powono andare alio 
ospedale. e questo che va nei 
rtllaggt Un rtllaggto ctene 
toccato in media ogni quindici 
giorni da una brigata. Ne se-
guo una a Goudon. La popola 
zione si raccoglie sotto gli al
beri e si procede alle cure di 
ambulatorio. 1 casi phi gravi 
vengono dirottati sull'ospedale. 
dove Vassistenza (dalle medi
cine agli interventi chirurgici) 
£ gratuita. Conclusa questa 
prima fase. la brigata si divi

de e cominciano le lezioni di 
igiene. dietetiche. preventive 
per certe malattie piii diffuse 
E la gente impara che si puo 
battere. sconfiggere la nalura. 

Ije exfre infatti possono dtffi 
cilmenle dare una idea della 
dimenstone umana e soctale di 
tutte queste cose. Agostino. re 
sponsabile della ricognizione. 
che. tra una < visita > alia for-
lezza portoghese e la prepara-
zione di un aggualo. apre il 
suo braro libra e studia. Lutz 
il piccolo parttgiano Balanlas 
che impara la matematica. 
Carolina linfermiera qmndi 
cenne che usa le forbid stert 
lizzate come una provelta dot 
toressa. non sono riconducibili 
a un dalo. Qui nel Sud la p-j-
polazione e in grande maggto-
ranza di Balantas. un gruppo 
etnico di religione animista. 
senza-Stato. con la proprieta 
della terra che appartiene al 
villaggio. 11 centra della vita 
sociale e la famiglia. la mo-
ranca. con il patriarca che 

esercita la sua aulorita. E il 
villaggio. la camunita regola-
no la loro vita interna ascol 
tando un consiglio di anziani. 
deposttario di nnrme antichis 
sime A Kan. uno dei grandi 
villaggi del fronte. alcuni pic-
coli altari davanti alle capanne 
ricordano riti magici. ausptci. 
credenze antiche fuse con la 
stessa vita sociale e economica: 
la pioggia. H raccolto. la se-
mina. 

Ma e a Kan che redo riuni-
to il comitato del partito, che 
adexso dirtge. islruUce, cura. 
organizza la produzione. ammi 
nistra la giustizia. E si discu 
le appunto un caso dehcato che 
tocca una delle anitche norme. 
Ptii che nella traduztone, col-
go nei gesli. negli alteggiamen 
ti. nei volti una cura nell'af-
Jronlare il caso. che e com
prensione per un passato che 
£ ancora presente. Ma la Ja-
tica attenta di chi ascolta. la 
calorosa pazienza di chi parla 
dicono che quel passato si sta 

cambiando, che qualcosa e gia 
cambialo. e non solo nei qua
drt politict e militari dt questa 
guerra. ma nella coscienza di 
quel villaggio. specie tra i 
gioram 

< Yedt — mi dice Jose — fu 
non pzioi immagxnare cosa sia 
stata la mutilazione sociale e 
slorica. operata dal coloniali 
smo. Abbiamo vissuto nella zo
na d'ombra del mondo. esclu-
si dalla storia. dalla nazione. 
dal sapere, dalla tecnica. sog 
getti alia nalura e alia forza 
estranea del nemico conquista 
tore. La paura di tutto. come 
complemenlo alia miseria, la 
proslituzione, I'alcooltsmo. il 
lavoro forzato regalatici dai 
portoghesi >. E di qui un tor-
pore rassegnato. un negare il 
proprio avvenire storico per 
sprojondare nel passato del 
proprio gruppo etnico — fa
miglia, tribit, clan — ultima di
fesa di fronte al padrone co-
loniale. * 11 nostro rapporto 
con la natura e con la societd. 

questo 6 uno dei problemi che 
arevamo di fronte. E qui nel 
Sud. ami, esistono delle con 
dizioni se vuoi favorevoli. ma 
pensa all'Est dove, con tutto 
questo, si sono sedimentatc da 
secoli tradizioni e strutture se 
mifeudali. dove I'autorita del 
capn-lribu era incontrastata, e 
e'erano i "signori", le caste. 
le gerarchie religiose ». 

Quando la sera, seduti su 
delle stuoie sotto gli alberi, e 
un incrociarsi di domande « di 
ri.spo.sfe su cid che si e tisto 
durante il ginrnn. in un paese 
dove non e'e classe nperain. 
nnn e'erann intellettualt, dove 
le distinzioni tra i ceti sono ge-
lalinosc ma gia ricchc di po 
tenziali contraddizioni. e dove 
i gruppi trihali avevano pla-
smato tradizioni p abitudmi di 
verse, allow sento che qui. nel 
tumultuoso e appassionato cli 
ma di lotta per Vindipendenza, e 
maturata una esperien2a riro-
luzionaria nuova. E se la guer
ra ha creatn una non eomune 
dimestichezza deH'abitante del 
villaggio con la mncchina (la 

', arma). ha iniziato a dargli In 
abitudine ad una azmne preci 
sa nel tempo, e nell'azir.nc pr> 
litica del partita, nella sua se 
vera e omogenea nrganizzazin 
ne che si sono infrante le di 
visioni tribali: e nel suo term 

! ce lavoro di costruzione di un 
nuovo Stato che cominciano a 
dissolversi la soggezione alia 
natura e al passato. Jose non 
mente quando dice che « tin ser 
humano noro esta a ser forji 
do na notsa terra, un uomo 
mioro sfn nascendo nella no 
stra terra <* questa e la mag 
giore vittnria della nostra lot
ta di Uberazione >. E' la na 
zione che viene alia luce pri 
ma ancora che si sia cnnqvi 
stata Vindioendenza. 

Vnrret chiedere perche a 
questo punto, con le zone libe 
rate, con uno Stato da ammi-
nlftrare. con Cabral che parla 
all'OSU. non si formi un go-
verno. Ma vi rinuncio. Ricordo 
infatti una pungente risposta 
di Cabral ad un giornalista 
francese: «Dei ministri? Per 
far che? Per istallarsi nella 
foresta. per andare di viilag 
qio in rillagaio? E' necessa 
rio liberare il paese, dissoda-
re la terra, imparare a colli-
vare. a leggere. Occorrono dei 
ministri per questo? ». Davve-
TO. una nazione pud nascere 
senza ministri. 

Romano Ledda 
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