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II bulldozer 
del centrosinistra 
sulle buone 
arance di Sicilia 

Distruggono col prodotto il lavoro e le 
speranze dei braccianti e dei contadini 

Ho assistito a Lentinl, in 
provincia di Siracusa, alio 
sccmpio, alia distruzionc — 
deliberata, predisposta, or-
dinata dal governo di centro
sinistra, dal siciliano mini
stro dell'agricoltura Restivo 
— di quella che e conside-
rata la piu tipica ricehezza 
dclla Sicilia. Ho assistito al
ia distruzione dcllc arance 
di Sicilia. 

Qui, in qucsti giorni, per 
distruggerfi la ricehezza si 
lavora febbrilmente. Le stra-
de, nclla zona, sono ingom-
bre di autocarri stracolmi di 
arance, di quelle che sul 
mercato di Roma si possono 
acquistare solo a 250-300 lire 
al kg. I produttori le tra-
sportano all'ammasso nei 
magazzini della Federconsor
zi. Qui vengono controliate, 
catalogate secondo la quali
ta, pagate a prezzi differen-
ti: in pratica, da 80 lire al 
kg. per quelle della migliore 
qualita, a circa 40 lire per 
quelle di qualita inferiore. 
Fino a quel momento le 
arance sono trattate bene, 
sistemate nelle apposite cas
sette di plastica, alcune gia 
ricoperte da uno strato di ce-
ra protettivo, come se doves-
sero esscre avviate ai lonta-
ni mercati. 

Appena pagate, perd, ven
gono trattate brutalmente, 
scaricate senza riguardi, si-
no a riempire i magazzini. 
Poi, ruspe meccaniche le 
sollevano dai mucchi come 
se si trattasse di immondi-
zie o di detriti di una allu-
vione, le caricano su altri 
autocarri. Salgono sui cas-
8oni stracolmi uomini che 
cospargono le arance dl cal-
ce viva, e i carichi vengono 
av/iati ad una azienda di 
proprieta della Federconsor
zi, in riva al Simeto, In pro
vincia di Catania. Qui nes-
suno pu6 entrare, nessuno: 
neppure un parlamentare, 
tin gionialista (non parliamo 
della TV che di queste cose 
naturalmente non si interes-
sa). Le splendide arance su 
quella landa desolata vengo
no pestate dai trattori, inter-
rate. II crimine viene consu-
mato in segreto. 

Queste arance sono destl-
nate a tale sorte in questa 
zona soltanto? Si parlava di 
duemila vagoni, ma il fun-
zionario della Federconsorzi 
che ha impedito a me, sena-
tore della Repubblica (« per 

E il MEC 

che ci 

obbliga a 

distruggere 

le arance 
Dopo avere distrutto migliaia 

di quintal! di arance (ne era-
DO affluiti. sabato scorso. gia 
19 mila quintali soio in Sicilia), 
il governo. accusando la nostra 
denuncia. ha deciso di distri-
buire gratuitamente 100 mila 
quintali di arance agli istituti 
dipendenti dal Ministero degli 
IntemL Che siano distribuite le 
arance. subito e senza limita-
zione di quantrta. secondo le 
richieste di ospedali. comunita. 
orfanotrofi. enti comunah di 
•ssistenza e di consumo. Forzc 
Annate: questo d quanto IKM 
chiediamo oggi. Ma e'e un'altra 
cosa. forse piU importante. che 
occorre fare: disdire U Rego-
lamento del MEC che impedi-
sce al governo ttaliano di ri-
vendere a prezzo di costo i 
prodotti acquistati dall'Azienda 
per i mercati. 

Non si tratta sok> di arance: 
FAIMA ha ammassato migliaia 
di quintali di mele. pere e for-
maggk> tipo « grana >. Altai am-
massi dovra fare. Ammassare 
i prodotti per distruggerli e 
una regola accettabile per una 
societa di speculatori. qual e 
quella che ha ispirato il Re-
golamento del MEC. ma inac-
cettabile e immorale in una so
cieta dove prevalga l'interesse 
comune dei cittadini. I produt
tori. per difendere il prezzo. 
non hanno bisogno di distruzio-
ni: una volta che l'Azienda di 
Stato garantisee un certo livel-
lo di prezzi sara anzi meglio 
anche per i produttori se la 
merce andra ad allargare il 
Mercato dei consumatori, anzi-
aM a restringerlo. 

tassativi ordini superior!») 
di entrare 1) dentro, pure 
questo funzionario una im
portante informazione se l'c 
lasciata scappare. Egli mi ha 
detto che ne verranno di-
strutti cinquemila, di vagoni 
di arance. II conto 6 presto 
fatto: dieci tonnellate per 
vagone, dunque, 50 mila ton
nellate, dunque 50 milioni di 
chili. Cinquanta milioni di 
chilogrammi di arance. Pro-
vate a immaginarvene tante; 
non ci riuscirete. 

Quanto lavoro per distrug-
gerla, questa ricehezza che 
e costata fatiche, sofferenze, 
rischi e industria e coraggio 
i tante generazioni di lavo-
latori, di produttori di que
sta parte della Sicilia che 6 
la piu progredita. 

Queste arance non posso
no essere distribuite — gra
tis — ai terremotati di una 
parte della Sicilia; ai bam
bini di Catania, di Palermo, 
di Napoli, di Roma che non 
ne possono godere perche 
sul mercato costano troppo. 
Il prefetto di Siracusa ha di-
sposto per la distribuzione 
per beneficenza solo di po-
che migliaia di chilogrammi 
di arance. Ho visto due mo-
nachelle che, con una vec-
chia « 500 », venivano a chie-
derne qualche cassetta per 
non so quale orfanotrofio o 
asilo, ma sono state respin-
te e se ne sono tornate a ma-
ni vuote perche non avevano 
rautorizzazione di S.E. II si-
gnor prefetto. 

Tutto cio awiene in base 
al trattato e ai regolamenti 
del MEC. II prezzo delle 
arance e caduto e allora, in 
base agli accordi comuni-
tari, il ministro Restivo, che 
quegli accordi ha sottoscrit-
to, ha emesso 11 decreto. 
Con i fondi comunitari si 
acquistano le arance di Si
cilia, di Calabria, del La-
zio, e le si mandano al pe-
staggio per alleggerire il 
mercato ed elevare il prezzo. 
Ewiva la razionalita, l'effi-
cienza, Teconomicita del si-
stema capitalistic© dell'epo-
ca del dominio — del do-
minio internazionale — dei 
monopoli! Ma perche il 
prezzo e caduto? Forse 
perche una cattiva annata, 
awersita atmosferiche, dif-
fusione di parassiti abbiano 
danneggiato il prodotto? No, 
al contrario. 

Ci6 e accaduto perche la 
annata e stata eccezional-
mente favorevole: il pro
dotto e quasi raddoppiato, 
ed e stato di qualita stipe-
riore, ma il mercato comu-
nitario e bloccato dalla con-
correnza, nel commercio de
gli agrumi, degli altri pae-
si: Spagna, Israele, Algeria, 
America, ecc. II mercato dei 
paesi socialisti e bloccato 
da ostacoli di varia natura. 
II mercato interno e bloc
cato dalle taglie degli spe
culatori, che impongono 
prezzi troppo elevati, e dal
le condizioni disagiate delle 
famiglie dei lavoratori. Chi 
paga per queste distruzioni? 
In definitiva i consumatori, 
i lavoratori italiani. Noi pa-
ghiamo per sostenere altri 
prodotti di altri paesi del 
MEC (per esempio, il grano 
francese), e otteniamo qual
che piccolo « favore» per 
comprare e distruggere le 
splendide e squisite arance 
di Sicilia. In compenso, ci 
fanno i loro buoni affari la 
Federconsorzi e i grossi ca
pitalist! e speculatori. I 
piccoli e medi produttori 
sono, come sempre, i sacri-
ficati. Oggi si lavora inten-
samente, in Sicilia, per di
struggere le arance. 

Ma tra quindici giorni, 
cosa accadra? Masse di brac
cianti resteranno disoccu-
pate. Contadini, piccoli e 
medi produttori e commer-
cianti saranno ridotti in 
una situazione incerta e 
precaria. E alio squallore 
della Sicilia vecchia, del 
feudo dcsolato e del terre-
moto, si aggiungera il de-
clino deiragricoltura della 
Sicilia piu progredita. A 
quanti potranno allora sa-
lire gli emigrati di Lentini 
e dell'intera zona? Questa 
domanda la rivolgiamo al 
« prowido • ministro demo-
cristiano Restivo che in que
ste ore gira per la Sicilia 
a celebrare i successi della 
politica del suo partito, so-
prattutto i suoi meriti nel 
campo agricolo. Per quanto 
ci riguarda, siamo impe-
gnati a dare tutto il nostro 
contributo alia lotta dei 
braccianti e dei contadini 
siciliani. La sosterremo fino 
in fondo. 

Paolo Bufalini 

Lontani i tempi della « Chiesa del silenzio» 

IL DIALOGO TRA CATTOUCIE COMUNISTI 
FIORISCE SULLA STAMPA DELLA UTUANIA 

La lealta della Chiesa verso lo Stato socialista - I limiti della vecchia propaganda 
«ateistica» - II problema della religione i n una societa senza padroni 

Dal nottro inviato 
VILNIUS, aprile 

Tl giornale del PC lituano 
«Tiesa» (la Verita) ha pub-
blicato una volta la lettera 
di una mungitrice che da cat-
tolica praticante era diventa-
ta atea. 

« Adesso — scrlveva la don
na — vedo tutto in modo dl-
verso, scopro per la prima 
volta le cose, e sento che la 
stessa mia vita spirituale di-
venta piu alta. Anche sul la
voro sono piu serena e "ren-
do " di piii». Per dimostrare 
che la «liberazlone dalla fe-
de» aveva fra l'altro mutato 
positivamente l'atteggiamento 
della donna di fronte al la
voro, seguivano le dire: « Pri
ma curavo tante bestle e rea-
lizzavo tanti litri di latte al 
giorno, adesso, invece, mun-
go ogni giorno tanti litri in 
piii... ». 

Un documento ingenuo e 
semplice fin che si vuole, ma 
tipico per capire quale pro-
fondo sommovimento l'awio 
del socialismo abbia provoca-
to nelle coscienze e quale a-
zione effettivamente liberatri-
ce abbiano svolto, sia pure 
con I loro limiti ed errorl, 
i «propagandlsti dell'ateismon 
in Utuania dove la religione 
era. sino a leri. qualcosa che 
bisognava accettare senza di-
scutere, uno strumento dl 
conservazione e di arretratez-
za. Ma pochi giorni dopo, In-
sieme a numerose lettere di 
« convertiti » all'ateismo, gtun-
se al giornale lo scritto d) 
un'altra mungitrice. «II mlo 
caso e questo — diceva — 
sono anch'io una mungitrice 
e, da quel che vedo, il mio 
rendimento sul lavoro e part 
a quello della mia compagna 
atea. Solo che io, Invece, so
no cattolica. Credo In D:o. 
Sono dunque una lavoratrice 
peggiore? ». 

A raccontarcl l'episodio e 
11 direttore del «Tiesa», Gen-
rikas Zimauas, candidato in 
scienze filosofiche (e presto 
sicuramente dottore in filoso-
fia) che e stato durante l'oc-
cupazdone nazista segretario 
del comitato clandestino della 
Lituania meridionale e che e 
un Ucmib tutto d'un pezzo e, 
contemporaneamente, di una 
grande apertura. Gli avevamo 
chiesto la sua opinione sul 
dialogo fra comunisti e catto-
lici in Lituania e lul aveva 
incominciato da lontano, da 
quando a la Chiesa — che non 
va confusa per6 con i creden-
ti e neppure col preti che 
aiutavano i partigiani — ave
va sentiment! ostili verso II 
regime socialista» giacche 
molti sacerdoti speravano che 
il potere sovietico venisse pre-

II noma dl questa ragazza 
vletnamita e Le Thi Kim 
Loan, capogruppo di una for-
mazione di quindici glova-
nissime combaltenti come 
lei. che, 111 novembre del-
I'anno scorso, hanno abbat-
tuto un pesante aereo ame-
rlcano « Phantom», dl cul 
nella folo si vede un fram-
mento. L'lmmagine e pub-
blicata nel supplemento de-
dicato a «Quelle che chla-
mano Vietcong >, contenuto 
nel numero speciale di « Noi 
donne • per il 25 aprile, in 
edicola in questa settimana. 

La dieta di De Feo 
Signor Direttore, 

rientrato a Roma prendo 
solo oggi visione del corsivo 
a firma Fortebraccio, pubbli-
cato nell'Umtii del 14-^68, sot-
to il titolo • Spaghetti d'oro », 
nel quale e affermato che: 
«il PremJo Spaghetti d'oro 
ccstituira un forte incer.tivo 
alia creazione di un quarto 
ministero, oltre i tre gii pro-
posti, il ministero delta di-
gestione, di cut sara proba-
bilmente titolare Italo de Feo, 
cbe pud contare su altissuni 
appoggi e che e sempre pron
to. come tutti sanno, a met-
tersi a tavola>. 

Mi pare, anzitutto, un po* 
disdicevole ad un giornale cbe 
si proclama popolare questo 
disprezzo per un cibo di cui 
si nut re la stragrande mag-
gioranza degli italiani e che 
sta sempre piii conquistan-
do tutte le mense del mon-
do. Forse VUmti prefenreb-
be che gli italiani si nutris-
sero di caviale, o. che so io?, 
di storione? Essi non dispon-
gono di tali leccomie e si 
adattano volentieri ad un ci
bo che e insieme saporito e 
poco costoso. 

Quanto a me, nonostante sia 
estimatore degli spaghetti, 
non sono mat stato, purtrop-
po. quella che si dice una 
forchetta forte, e non ho mai 
brillato a mensa, come forse 
il signor Fortebraccio, che dal 
nome rivela uno stomaco par-
ticolarmente capace. In que
sta occasione vale il detto: 
nomen omen. 

Ne si pu6 dire che 11 so^ 
toscritto sia stato forchetta 
o forchettone nel senso co-
munemente inteso del termi-
ne: che anzi egll ha dimo-
strato sempre 11 piu completo 
disinteresse in ogni circostan-
n , non percependo, ad esem
pio, alcun compenso durante 

il periodo in cul fu autorevo-
lissimo collaboratore di code-
sto giornale. Capo dellUfficio 
Stampa dell'onorevole Togliat-
ti, membro designato dal PCI 
nella Commissione Nazionale 
della Stampa e Capo dellTJf-
ficio Radio della Presidenza 
del Consiglio. Di ci6 danno 
atto le precisazioni in data 
14-3-1958 e 1-2-1965 deWUniUi. 

Per quanto riguarda il Suo 
giornale, Signor Direttore, non 
Le voglio fare il torto di sup-
porre che i Suoi redattori 
abbiano la memoria corta, 
dimenticando ci6 che hanno 
scritto sul numero del 54-68, 
ossia che «l'onorabilita perso-
nale e professionale del dot-
tor de Feo e fuori causa». 
Ma giacche" posso supporre 
che questa affermazione sia 
sfuggita a qualcuno dei Suoi 
lettori, ai sensi della vigente 
legge sulla stampa, e con le 
comminatorie da essa previ-
ste. La invito a pubbheare la 
presente lettera. 

Con osservanza. 
Italo de Feo 

«Le comminatorie». A mo-
mentl ci veniva un coccolone 
a tutti quanti- il vtcepresir 
dente (socialdemocratico) del
la RA1-TV ci manda le com-
mi-natorie. Un panico delta mi-
seria. E poi perche? Perchi 
il vice-presidente vuole che 
ITJnita comunichi al pubbllco 
che lui tnon e una forchetta 
motto forte*. Ma per carita, 
ecco fatto: il vice-presidente 
ama gli spaghetti, ma poi gli 
rtmangono sullo stomaco. 

Contento, dottore? Solo non 
vorremmo che la pubblicaao-
ne ai sensi delta vigente legge 
delta Sua precisazione m me-
rito a questa preoccupante 
inappetenza (ma ha provato 
con Volio di fegato di met-
luzzo? Dicono che e efficace) 

costitulsse un precedente; che 
d'ora in poi, cioe, tut*' gli 
ttaliani di scarso appetUo ve-
ntssero presi dalla fregola di 
veder comunicate dai giornali 
le loro disfunzioni digestive, 
magari anche la loro dieta: il 
dottor Gramotto, ai sensi del
la vigente legge sulla stampa, 
tiene a precisare che lui ptu 
di un brodino non mangia; 
Vonorevole Moro esige sia re-
so noto che il pat& de foie 
gras gli provoca t bruciori di 
stomaco eccetera, 

Comunque Vmteressante 
missiva gastronomica del vice-
presidente della RA1-TV meri-
ta qualche nota. Dice il dot-
tor De Feo: « forse ITTnita pre-
ferirebbe che gli italiani si 
nutrissero di caviale o, che 
so io, di storione?: Dottore, 
da uomo a uomo: la risposta 
e si. Dicono che to storione 
sia piii nutnente e piu sano: 
un antipasto dt caviale, un 
m pnmo » di spaghetti, che se
condo il dottor De Feo hanno 
sostituito la falce. il martello, 
il sole delt'awenire e il libro 
fvuoi vedere che it libro era 
mil re dei cuochi*?) come 
simboli di fedelta al popolo; 
infine un c secondo» di sto
rione, lo gradiremmo. Soto 
che abbiamo Vtrnpressione che 
sia un menu difficile, flnchi il 
nostro portafogUo e affidato 
agli amid dl De Feo. 

Dice ancora il vice-presiden
te di precisare che tl'onorabi-
lita personate e professionale 
del dottor De Feo e fuori cau
sa >. Ma dottore: cht Vha chia-
mata in causa la sua onorabi-
lita? Perche? Dire che uno e 
pronto a venire a pranzo si-
gnifica che punge con gli spit-
H i neonati? Dire che uno al 
mattino si prende il cappucci
no implica il furto con scasso? 
Dottore, Vamtco Fortebraccio 
non ha neanche detto che lei 

si ingozza come un maiale; 
ha detto solo che e sempre 
pronto a mettersi a tavola. 
Son ha precisato il menu: po-
teva voter dire che lei e pron
to a mettersi a tavola per te-
ner su la conversazione, ma
gari a dire * comminatorie » o 
addirittura — a un pranzo di 
letterati come Cranzotto e 
Bernabei — a dtre due o tre 
volte di seguito nomen omen. 

Poi scusi — risfo che lei 
ha la fortuna di frequentare 
uomini di cultura come Seel-
ba. Rumor eccetera — cfte 
diavolo vuol dire mil signor 
Fortebraccio, che dal nome ri
vela uno stomaco particotar-
mente capace »? Se inrece di 
Fortebraccio si fosse firmato 
Gambarotta — come quello 
dell'amaro — avrebbe rivelato 
la presenza di acidi urici? Se 
si fosse firmato Fen-ante a-
vrebbe rivelato che porta le 
scarpe numero 44"* Dottore, 
detto tra di noi: un discorso 
cos} sconclusionato lo abbia
mo sentito solo da Moro. Ve
de cosa vuol dire frequenta
re certi amid? 

Poi un'ulttma cosa. Dice il 
vice-presidente che il suo com
pleto disinteresse e dimostra-
to dal fatto che m quando fu 
autorevolissimo coUaborato-
re» deUTTnita non percepiva 
compensi. Dottore. cosa t? 
Una barzeUetta? Uno che pen-
si di fare le lire collaborando 
con la stampa comunlsta deve 
essere completamente scemo: 
da queste parti lire non ne 
girano. Non siamo ni al Cor-
riere n€ alia RAI-TV: qui 
I'unica cosa che si guadagna 
e una scheda nell'archido del 
SIFAR. 

Ma vede, dottore, noi quella 
ce la teniamo cara. E se d 
capita d facdamo sopra la 
spaghettata. Pur battendod 
per lo storione e il caviale. 

sto travolto. Poi gli annl del
la costruzlone e della lotta, 
mentre intorno 11 paese cre-
sceva con le nuove fabbriche, 
le scuole, anche se 1 preti 
dal pulplto dicevano che 1'in-
dustrializzazione e i colcos e-
rano la fine della religione. 

« Oggi e diverso. Oggi quan
do non piove 11 prete prega 
perche 11 colcos abbia un 
buon raccolto e, giacche le 
preghlere da sole non sem
pre bastano, pub succedere 
di incontrare anche qualche 
prete talvolta sul campi...». 
Finche poi un giorno la mun
gitrice cattolica scrisse al gior
nale rispondendo all'altra, a-
tea. «Quando arrlvb la lette
ra — dice Genrikas — rl-
flettemmo un poco. Che fa
re? Pubbltcarla? Buttarla nel 
cestino? Decidemmo di pub-
blicarla e al giornale arrlvaro-
no lettere a non finire. Di atei 
che invitavano la mungitrice 
cattolica a nflettere e ad ab-
bandonare la fede e dl catto-
lici che dicevano «anche io 
sono cattolico e faccio il mio 
dovere di lavoratore». Poi 
giunse la lettera di uno stu-
dente delle scuole superiori. 
« Bisogna comprendere — di
ceva — che se nella societa 
capitalistica la religione aiuta 
le forze dello sfruttamento, 
nella societa socialista essa 
pub diventare un'altra cosa. 
proprio perche da noi i pa
droni non ci sono piii. Nel
la societa socialista, dunque, 
la religione diventa un fatto 
individuale. privato. e come ta
le va rispettata ». 

Pubblicammo la lettera — 
continua Genrikas — e scop-
pi6 la burrasca. C'erano com-
pagni che ci accusavano: « Co
me?! II giornale del partito 
diventa adesso una tribuna in 
difesa della religione? Smet-
teremo dunque di cercare di 
convincere i credenti a libe-
rarsi dai pregiudizi? » Una bu-
riana, una discussione che con-
tinub a lungo, e che ci per-
mise di arrivare a due con
clusion!: che le poslzioni del
la maggioranza dei credenti 
verso il socialismo erano pro-
fondamente cambiate rispetto 
agli anni '50 e che dunque oc-
correva modificare cib che di 
vecchio. di sbagliato. di ina-
deguato e'era nel nostro at-
teggiamento... 

Nel precedente artlcolo ave
vamo visto come e perche 
I cattolici lituani affrontano 
in termini nuovi il dialogo coi 
comunisti e 11 problema della 
loro collocazione nella socie
ta socialista. Ora il direttore 
del « Tiesa » ci permette dl co-
noscere come il problema sia 
maturato e maturi aH'intemo 
del movimento comunista. Ab
biamo posto la questione an
che al compagno Vladas Niun-
ka, redattore del «Komuni-
stasn, la rivista teorica del 
partito comunista lituano, un 
« vecchio » esperto del dialo
go, come sanno in Italia quel-
II dl «Testimonianze» e dl 
« Politica », padre Balducci e 
anche i nostri compagni Lom-
bardo Radice e Pierantozzi, 
coi quali Vladas si e in-
contrato piii di una volta. Ci 
avevano detto al nostro arri-
vo in Lituania che Niunka 
era aU'ospedale e noi pensa-
vamo di fare un salto da lui. 
soltanto per augurargll una ra-
pida guarigione. Ma ci venne 
incontro. nella bella sala di 
lettura della nuova clinica di 
Vilnius, un uomo agilissimo, 
con una cartella effervescente 
di materiali sul dialogo in tut
te le lingue: riviste italiane, 
il documento della conferen-
za di Karlovy Vary (ove per 
la prima volta, come e noto, 
compare un giudizio del mo
vimento comunista internazio
nale sulla presenza di una for-
za antiimperialistica nel mon-
do cattolico), gli appunti di 
un recente dibattito fra mar-
xisti di vari paesi svoltosi to 
Polonia ecc. 

Anche per Niunka le novi-
ta per quello che riguarda gli 
atteggiamenti della chiesa in 
Lituania risalgono alia secon-
da meta degli anni '50. Fino 
ad allora e'era fra le gerar-
chie religiose chi pensava al 
socialismo come ad un feno-
meno prowisorio: gli stessi 
che dopo il 1940 avevano pun-
tato sui nazisti. all'inizio del 
'50 speravano ancora sull'inter-
vento americano e spesso la 
Chiesa fomiva una base lega
le ai gruppi schierati contro 
il potere sovietico cbe organiz-
zavano anche bande terrori-
stiche. vRicordo perfettamen-
te — dice Niunka — che di
vers! anticomunistl atei, agra-
ri ad esempio, minacciati dal
la riforma. andavano in que
gli anni in chiesa come si va 
ad una manifestazione di pro-
testa contro il potere sovie
tico*. 

Ma poi il socialismo diven-
ne realta e fra il 1950 e il 
1953-54 anche colore che ave
vano coltivato le piu grosse 
illusioni sulla possibilita di u-
na restaurazione capitalistica 
dovettero arrendersi alia evi-
denza, U socialismo vinceva 
conquistando le coscienze e 
vinceva col contributo sempre 
piii convinto delle masse catto-
Uche. 

In quegli stessi annl tntan-
to maturava il 20. congresso 
e 0 partito correggeva errori, 
rivedeva poslzioni, ristabiliva 
la legalita socialista e colpi-
va duramente il dogmati-
smo. Cos) sono nate le pre-
messe di un dialogo nuovo. 
Niunka e molto cauto a pro-
poslto della amplezza dl que
sto. Pesa ancora il ritardo og-
gettivo con cul U movimento 
cattolico lituano e giunto su 
poslzioni democratlche e avan-
zate nella politica sociale co-
sicche in un certo senso — 
parlando di poslzioni dl prin

ciple — quello lituano e forse 
a parere di Niunka dei me-
no «a sinistra» di altri mo-
vimenti cattolici. Ma 11 fatto 
nuovo e che fedeli e clero 
ritengano ormal irreversibile 
la trasformazione socialista 
del paese. La lealta della chie
sa verso lo Stato riflette que
sto atteggiamento e insieme 
1 mutamenti ancora piii pro-
fondi avvenuti fra i credenti. 

Da qui anche la modlfica del 
tono e non solo del tono della 
propaganda ateistica, lo sfor-
zo per far si che essa ten-
ga conto del fatti nuovi (non 
solo locali: la chiesa non e 
piii quella di Pio XII) e non 
ponga ostacoli alia unita fra 
comunisti e cattolici nella co-
struzione del socialismo. Si 
tratta di problem! complessl 
in parte affrontatl e risolti 
e In parte ancora aperti pro
prio perche il dialogo fra co
munisti e cattolici non e sem-
plicemente un incontro fra a-
tei e credenti ma il risultato 
di una complessa e parallela 
ricerca. 

Questo abbiamo pensato vi-
sitando a Vilnius il locale 
museo dell'ateismo: che e — 
dobbiamo dirlo con estrema 
chiarezza contro le facili crl-
tiche di chl dlmentica come 
il dialogo sia un terreno di 
lotta ideologica — prima dl 
tutto un importante fatto di 
cultura e di liberazlone. Cib 
che abbiamo visto al museo 
— la documentazione In par-
ticolare sul clericalismo litua
no, sui suoi collegamenti con 
i proprietari, con gli zar, la 
dittatura fascista di Smetona, 
I nazisti e del regime di in-
giustizie e di miseria che vi-
veva all'oinbra dei mille cam-
panili — ha certo avuto un 
ruolo Importante nel formare 

11 cittadino della Lituania ao-
vletica di oggi. 

II museo, efficace in tutta 
la sua parte scientifica, si ar-
resta tuttavia ad un certo pun-
to. non affronta I probleml 
che la riforma dl Papa Gio
vanni. la nuova presa di con-
tatto della Chiesa con 1 pro
bleml del mondo contempora-
neo. la crescita nelle file del 
cattolici di un movimento pro-
gressista, pongono agli stessi 
e piii in generale al marxismo 
contemporaneo. La Chiesa con
tinua ad esempio ad essere 
presentata in modo tropDO 
sempliclstico in antitesl alia 
sclenza. si insiste nell'elenca-
re posizionl condannate dallo 
stesso Vaticano dimentican
do, per citare un recente cla-
moroso episodio. che di fron
te all'operazione di trapianto 
del cuore di Citta del Capo, 
l'« Osservatore Romano» ha 
preso posi/ioni niii anerte ed 
esplicite di certi esponentl 
laici della scienza. Ce dun
que un problema di adegua-
mento della propaganda atea. 
Nel nostro viaggio lituano ab
biamo visto che i'adeguamen-
to e in corso, e che esso ft 
il frutto del senso di respon-
sabilita e della partlcolare sen-
sibilita con cui ope ran o 1 co
munisti, nonche del proces-
so apertosi nella Chiesa. Ce 
ancora perb chl awersa • 
combatte aspramente questo 
processo. Non b possibile con-
cludere 11 discorso sui catto
lici lituani dimenticando che 
tutti i giorni da una stazlo-
ne radio vaticana un gruppo 
di sacerdoti della euerra fred-
da continua, come vedremo, 
a parlare il linguaggio del-
l'odio. 

Adriano Guerra 

Un lutto del movimento 
anarchico e dell'antifascismo 

Imorto a Roma 

Armando Borghi 
Aveva 86 anni - La prima condanna a 16 anni per aver 
partecipafo a uno sciopero - Un esempio di coerenza 

E7 morto domenica a Roma 
all'eta di 86 anni. Armando 
Borghi. anarchico. strenuo com-
battente antifascista. giorna-
lista. 

La sua lunga esistenza e la 
sua storia coincidono con quel
le del movimento antifascista e 
popolare dall'mizio del secolo 
ad oggi. N'ato nel 1882 a Ca-
steibolognese. in Emilia, aderl 
sriovam«imo a] movimento anar
chico. nx>:to forte all'inizio del 
secolo in tutta I" Emilia Ro-
magna. 

A 16 anni. nel 1R98. Armando 
Borghi cooobbe per la prima 
volta le «patne Kalere». per 
aver partecipato ad uno scio
pero agrario nel Ravennate. A 
quei tempi, era gia iniziata la 
sua lunga e appassionata atti-
vita giomalistica, come diret
tore del settimanale anarchico 
c L'Aurora >. 

La sua attivita di rnilitante 
continua con ropposizione alia 
prima guerra mondiale. per la 
quale viene intemato in un pae
se dcH'Abruzzo Dopo la guer
ra partecipa con gli operai mi-
lanesi airoccupazione delle fab
briche. e nel 1920 viene arre-
stato e processato. insieme ad 
Enrico Malatesta e ad altri 
compagni. 

Negli anni successivi. Arman
do Borghi segue la sorte della 
maggioranza dei dirigenti del 
movimento popolare antifasci
sta: la sua opposizione alia dit
tatura gli costa I'esilio. prima 
in Europa. poi negli Stati Uniti, 

doî e diviene amico * collabo
ratore di Gaetano Salvemtni • 
di altri antifascist]. 

Alia caduta del fascismo rien-
tra in Italia e riprende il suo 
posto di ntibtanie attivo nel 
movimento anarchico dirigendo 
per oltre 15 anni il settimanale 
< Umamta no\a ». e scrivendo 
una serie di libri e saggi di 
carattere politico e sociale: 
< Mussolini in camicia >. < La 
r;vo!uzione mancata >. « Mischia 
yociale >. c Ennco Malateita in 
«ossant'anni di lotte anarchi-
che >. «Mezzo «*co'o di anar-
ch:a ». e I'autobiografico «Vi-
vere da anarchici >. 

Negli ultimi anni di vita, an
cora lucido e giovanile. era di-
ventato popolarissimo e sempre 
presente nel none di S. Loren
zo a Roma, dove viveva. fm-
che un male inesarabue non lo 
ha colpito. 

II movimento popolare ttalia
no perde in Armando Borghi 
una bella figura di rnilitante e 
di antifascista. esempio di coe
renza e di fedelta ai propri 
idealL 

Alia moglie Catina. cbe lo 
ha assistito fino all'ultimo. al 
figlio Nardo. alJe sorelle Fran-
cesca e Delina. alia famigb'a 
tutta. la redazione dell'Unita 
esprime le piu sincere condo-
glianze. 

I funeral! avranno luogo oggi 
a Roma alle 15. partendo dal-
1'abitazione della famiglia Bor
ghi in via dei Caudari ti 


