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« Verso una cultura mondiale »: un illuminante 

saggio di Jacques Berque sul mondo arabo 

DALLA LIBERAZIONE 
DEI POPOLI UNA NUOVA 
UNITA CULTURALE 
La «luce» oppressiva deirimperialismo e flmmenso cono d'ombra del 
popoli coloniali • In «Occidente e Terzo Mondo» Vittorio Lanternari delinea 
I'intreccio dei legami fra movimenti messianici e movimenti di liberazione 

Un gruppo di itudenli, alcuni del quali sono anzianl, In una scuola elementare di Bamako, nella 
Repubbllca del Mali . Dopo la conqulsta dell'indipendenza, II governo sta realizzando un vasto 
programma contro I'analfabetlsmo 

Non molto tempo fa Jacques 
Berque. uno del plii vivl Intel-
lettuali francesl e specialists 
tra i maggioii del mondo ara
bo. arricchiva I'analisi sull'im-
penalismo. offrendo alia rifles-
sione, ancor piii necessaria do
po la liberazione dal vecchio 
rapporto colonlale, la seguen-
te definizione: « L'ltnperiali-
smo dunque faceva regnare 
sul pianeta un contrasto di un 
certo tipo. Da un lato I'effica-
cia. dall'altro 1'inerzia. Da un 
lato la storia a calda ». I'inizia-
tiva sociale, la ricerca cultura-
Ie e la elaborazione ideologi-
ca. Dall'altro I risultati rifles-
si di questa ricerca che si dif-
fondcvano sul resto del mon
do. Questa classificazione, sem-
plice e crudele, trasformava 
una parte del pianeta. ridotta 
in estensione ma possente per 
le sue qualita. in una zona di 
luce, mentre il resto diveniva 
11 cono d'ombra di questa sor-
gente luminosa. E io ml chie-
do se questo aspetto, al di ia 
degli aspetti stessi della domi-
nazione politica e dello sfrut-
tamento economico. non ab-
bia costituito uno dei tratti 
fondamentali dello imperial!-
smo. Forse il piu grave e. in 
ogni caso. uno di quell! da cut 
I popoli piu difflcilmente rie-
seono a liberarsi». II proble-
ma posto da Berque non era 
certamente nuovo. Sartre e 
Fanon 10 avevano affrontato 
sotto il profilo. come dire?, 
della psicologia del colono e 
del colonizzato. mentre l'antro-
pologla culturale si e estesa 
su quest! problemi amplamen-
U. in questl ultimi anni. Ma 
II taglio risulta nuovo e dlver-
so. per la visione e 11 con
cetto che ripropone. nel qua
dra di un superamento dc»lla 
spaccatura sociale ed economi
cs che rimperiallsmo ha intro-
dotto nel mondo. di una unl-
flcazlone Intellettuale e di una 
nuova e profonda unita cul
turale. 

Riconquisfa della 
propria sloria 

Questo tema e al centra del-
1'opera, assal opportunamente 
tradotta dalla Dedalo Libn: 
J.B Verso una cultura mondux-
It, 1968. pp. 240. 2.500 lire. II 
titolo rrancese. forse piu -»ignt-
flcativo, era Deposseston du 
monde. ma quello tuliano da 
a sufficienza la test del libra. 
Si tratta e bene dirlo subito. 
di uno dei saggi piu pregnan-
tl e piu suggestivl apparsi in 
quest! ultimi anni sull'argo-
mento Un saggio che sarebbe 
Lmpreciso. come senve con 
modestia l'autore. chiamare d' 
«onenuilsmo». L'anaUsi di 
alcuni aspetti fondamentali 
dell'Islarn e tnfattl materia 
per una nflessione <e una pio 
posta) piu generate sul la cul
tura umana, e sul problem' 
che ad essa pone soprattutto 
sul urreno ooncettuale. delle 
vision) del mondo, del rtpense 
mento del suol fondamentl, il 
avovlmento di emancipazione. 
di popoli, flno a leri emargi-
gftti dalla storia. 

Un saggio In questo senso 
«libera », fatto di infiniti sug-
gerimenti e spunti, che parto-
no, con alcune pagine dl no-
tevole bellezza letteraria, da 
una testimonianza viva e di 
retta dei giorni in cui ad Al-
gerl si compiva festosamente 
la guerra liberatrice contro i 
francesi. Impossibile percio 
qui coglierne tuttl i motivi. 
Cercheremo di darne gli essen-
ziali, che pol ruotano intorno 
al problema della citazione 
iniziale: se il colonialismo ha 
costretto la diversita del mon
do ad una fittizia unita di cui 
alcuni paesi occidentali erano 
«gli interpret! e 1 beneficia-
ri », come, adesso. con la de-
colonizzazione, far si che la 
« diversita delluomo proclami 
la sua fondamentale unita»? 
come ricostruire una «mon-
dialita che ci porti fino in 
fondo alle speciflcita »? 

II punto di partenza e ohia-
ramente e giustamente anti-
eurocentrico, nel senso pro 
prio di un occidente che non 
riesce oggi ad esprimere una 
«civilta » che non sia quella 
del tecnicismo, in termini d< 
efficienza e di comportamen-
ti irrazionali. Ma Berque non 
indulge alia tentazione di una 
sociolologia superficiale che 
potrebbe essere semplificata 
col nostalglco amore per il 
« buon selvagglo ». come sal-
vezza dell'umanita. Non vi e 
qui una sterile contrappqslzio-
ne che sancisce la divisione 
del mondo. 

Nella raticosa lotta che i 
popoli una volta colomzzati 
debbono fare per ritrovare se 
stessi. e quindi nella necessa
ria polemics contro I'Altro 
(il colonizzato re) e la sua cul
tura egli cerca una concilia 
zione. o m*glio una riconci-
liaztone che sta smtesi effet-
tiva, fondamentale unita. ap-
punto. Si apre e si vertfica 
cosl il duplice piano della rea 
le decolonlzzazione. da un la
to la riconqulsta della pro-
pna tdentita nazionale. della 
propria cultura, della propria 
storia, dall'altro. e suo tra 
mite, ia modificazione di tutta 
la cultura umana. e al limite 
di un nuovo comportamento 
umano che nscopra la Na-
tura (ci si intends sul ter-
mine) attraverso e malgrado 
la tecnica 

Questa. dice Berque. e forse 
la lezione culturale piu no 
ca di promesse che puo oar-
a la concreta liberazione d: 
inten continenti dal colon:a 
lismo vecchio e nuovo. Visio-
ne utopica. senve Berque Ma 
di quelle utopte che nascono 
dalla speranza e dalla 4©A1-
ta — perche si lega ad un 
imponente moto umano, civile, 
sociale e culturale. dato dal 
secialismo — e che tndica va 
sti orizzonti ma anche terre-
oi di combattimento perche 
la specie umana, tutu insie 
me. sense division! di solo-
re. di oondlzloni (contro la 
fame, il sottosvUuppo, etc) 
parteclpi « alia sua storia », ri-
portl la dvHizxatione alia ve
ra nature dell*uomo e all*uo-
mo della nature. E 1'accento 
e quello della speranza: per
che la Terra dell'uomo sem-

pre promessa, mal realmen-
te ottenuta. « con la liberazio
ne dei popoli dei continenti 
dtmenttcati inaugura forse 
oggi la presa di se stessa ». 

Nella stessa collana e appar-
so anche 11 volume di Vitto
rio Lanternari Occidente e 
Terzo Mondo (Dedalo 1968. 
pp 554, lire 3-500). Vi e qui 
uno svnuppo, assai esteso an
che come temi. del precedente 
e eccellente lavoro su Afopi-
menti religiosi dt llberta e 
di salvezza dei popoli oppres-
st (Milano I960), in cui l'au
tore rtntracciava acutamente 
I'intreccio. e le sue ragioni, 
tra movimenti messianici e 
movimenti di liberazione. In 
questa seconds opera Lanter
nari ricostruisce — con una 
messe veramente imponente di 
ricerche — una serie di pro
cess! su bit l dalle civilta dei 
paesi colonizzati con la « inva-
sionea delta civilta Occidents 
le. le tappe della disintegra-
zione, i tempi della riscoper-
ta di s»e stessi. e il travaglio 
tra valonzzazione della tra-
dizione e 1'apertura al nnno-
vamento. 

L'esperienza della 
«negritude» 

II tutto calato in analisi par-
ticolan che vanno dall'India 
aU'Africa nera. con un capi-
tolo dedicato anche al movt-
mento negro sUtunl tense (1 
Black Musltms). II filo del-
1'indagine e sempre quello. al-
meno in prevalenza, deglt ele-
mentl religiosi, ma non man-
ca un solido aggando non 
solo al problemi piu palmari 
del colonialismo, ma anche a 
tutu *Ii altri problemi di or-
dine culturale. II taglio e an
che qui fortemente antl-etno-
ceninco, volto cioe a com-
prendere ogni civilta non dal-
I'alto della propria, ma in rap 
porto alia storia reale. socia
le. politica e culturale di ogni 
paese. Metodo. questo. decisivo 
per accostarsi con seneta in 
tellettua»e oltreche owiamen 
te senza pregiudizl di pre 
sunzione che confinano so-
vente col razzismo, alia dma 
mica inche culturale det pae
si di nuova indipendenza. 

Piu discutibtle. invece. se 
abbiamo bene inteso, e la as-
sunzione di questo metodo ad 
una specie di divisione inter-
nazionale della cultura tra 
sociela a divers] Uvelli S. rl-
schia cosl una staticita. sol 
to la quale possono passare 
molte cuse Si ncordi. ad esem 
pio. tutu l'esperienza della 
negntude. dtvenuu da elemen 
to dinamico e susciutore di 
una cuscienza nazionale e di 
una nscoperu delle pro 
pne civilta, momento di pa 
ralisl e astuzia neocoloniale 
per ttssare la condizione *fn 
cane ut una nuova subordina 
alone. Non crediamo natural 
menu che questa sia la tesi 
deli "autore, ma assai pertinen-
ti in quesU dlresione d paio-
no le suggestion! del libra dl 
Berque, 

Romano Lodda 

Libri e lettori dopo 
la riforma economica 

L'editoria 
jugoslava 

fra domanda 
e off erta 

Gli autori stranieri sono piu di un quarto di 
quelli pubblicati • Con tremila traduzioni la 
Jugoslavia occupa il secondo posto al mondo 
dopo I'URSS • La grande rete delle bibPoteche 

Dal nottro corrispondente 
BELGRADO, luglio 

Con piu dl 1.400 bibliote-
che a carattere scientifico. 
12 900 biblioteche specializzate 
2.950 biblioteche pubbliche e 
11.650 scolastiche. la Jugosla
via pub a giusto dlritto van-
tare la propria soddisfazia 
ne per gli strumentl che In 
25 anni sono stati creati per 
permettere una diffuslone a 
tuttl I Uvelli della cultura dl 
base e dell'lnformazione. 

Molto e camblato rispetto 
al passato. soprattutto in con-
seguenza della riforma eco
nomica promossa nel 1965. che 
ha introdotto anche nell'edito-
rta la legge del mercato, lm-
ponendo un maggior colleea-
mento della produzione e del-
la circolazlone del libro al 
principio della domanda e del-
I'offerta. Lo Stato ha soppres-
so la maggior parte delle sov-
venzionl di bilancio e ogg! le 
singole case editrici debbono 
lavorare secondo il meccanl-
smo della redditivlta Dopo 
un certo panico. all'inlzio del
la nuova politica economica. 
la situazione si e normalize 
zata e solo otto case di edi-
zione sono sMTe costrette a 
chiudere, le altre hanno su 
perato 1 prlmi moment! dif-
ficili awlcinandosl al lettori 
effettuando delle fuslonl. spe 
cializzandosl. 

La vendita dl un libra dl-
pende in questo paese da piu 
element!. Una grossa remo-
ra, per 1'ulterlore svUuppo 
della diffusione. risiede nel fat
to che la Jugoslavia conta an-
cora una percentuale del 19% 
dl analfabeti. 

Inoltre 11 libra e ancora re-
lativamente caro e le tiratu-
re modeste (diecimlla esem-
plari venduti rappresentano 
spesso una clfra molto al
ia). Tutto cI6 e dovuto a una 
partlcolarita, troppo spesso 
dlmenticata che eslste in Ju
goslavia: 11 plurilinguismo. Di-
fatti i Ubri debbono essere 
stampati in tre llngue: serbo-
croato o croato-serbo (in ca-
ratteri clrllllcl e latin!) slo-
veno e macedone. 

Detto questo va rllevato pe
rt) che buona parte del letto
ri Jugoslav! si indirizzano ver
so forme dl associazione alle 
mlgliaia di biblioteche comu-
nali. provincial!, statali spe
cializzate e no, che la socle 
ta sociallsta ha creato a mes 
so a loro dsiposizlone. Per 
questa ragione la maggtoran 
za dei lettori si procure i li
bri nelle biblioteche pubbli 
che che sono molto numero 
se nel paese. Alcuni dati pos
sono documentare I'alta popo-
larita di questo tipo dl orga-
nizzazlone. Come abbiamo gia 
detto all'inizio, eslstono 1.400 
biblioteche scientifiche specia 
Iizzate che mettono a dispo-
sizione del 400.000 frequen 
tatort 13 milloni dl volumi. Le 
biblioteche popolari (2.150) 
per conto loro contano 9 mi
lloni di volumi, e sono fre-
quentate costantemente da 
due milloni di abbonati. Ci 
sono poi le biblioteche scola 
stiche (11.650) ricche dl circa 
10 milloni e mezzo dl lettori 

Passando ora a vedere chi 
acquista libri in questo pae 
se ci troviamo dl fronte a 
un discorso complesso Mol 
te carenze tradizionall sono 
present! anche in Jugoslavia 
dove ad esempio la maggio-
ranza degli acqulrenti sono 
tmptegati e piccoli funziona-
n delle citta e delle localita 
di provincia e dove gli ope-
rai acquistano ancora troppo 
Docht libri. 

Per ci6 che nguarda le n-
ctueste al primo posto natu 
ralmenu ci sono I romanzj 
con una preferenza per gb au 
tori stranieri, soprattutto con 
temporanei Particolare succes-
so hanno avuto negll ultimi 
tempi • II nudo e il mono» 
dl Norman Mailer, « I poem] » 
di Essenin, • La lettera dl una 
donna sconosciuu* dl Zweig 
e «Per chi suona la campa-
na • dl Hemingway. Di queste 
opere, come di altre simill, 
eccezionalmente sono state U-
rate da 100 a 150.000 copte. 

Oltre al testi suaccennatl va 
sottolineato che tutte le opere 
piu important! della lettera-
tura stramera dell "Est e del-
iXJvest. soprattutto se essa ha 
dato iuogo a polemtche e di-
batnto nei paesi d'ongin* so
no a disposizione del lettore 
Jugoslavo. II caso piu recente 
e quello della « Trllogta» di 
Henry Miller, che e suto stam 
pato integralmente, senza cen 
sure o correzionl. 

Si possono inoltre trovare 
nelie .ibrene turn gli scritu> 
n d'avanguardia, da Joyce a 
Pasternak, passando pei 
Proust, Kanca. Gunther Grass 
Moravia, Sartre, gli sermon 
del «Nouveau Romans e della 
avanguardia lUliana, ecc. 

Gil auton stranieri, dalla lev 
teratura al rrmanzo poluaesco. 
dalle opere di medicine a 
queue tecnicfte e specialuaa-
U, costituiscono i tltoli dl un 
quarto di tutu le ediaonl in 
circolazlone In questo paese. 

Per oompleure, qualche da
to sul glomali e sulle rivi-
su , cui va naturalmenu 1'at-

tenzlone piu costante del pub-
blico lugoslavo 

Lo scorso anno esistevano 
in Jugoslavia 1.132 giornali 
e 1.016 riviste. pubblicati nel 
le llngue di tutti l popoli e 
gruppi etnici del paese. La 
tiratura globale, difficilmen 
te cairnlabiie. arriva a milta 
n» di esemplan Su 23 quoti-
diani. 9 escono In serbo-croa-
to, 6 in croaio-serbo, tre in 
sioveno e due in • macedone 
Inolire le minoranze nazio-
nali ungheresi. italiana e alba-
nese hanno ciascuna II loro 
glornale. 

In cunclustone si pub dire 
che, nonostante le carenze cui 
abbiamo acrennato e che an
cora sussistono la situazio 
ne si presenta molto posi
tive In Jugoslavia e anche il 
collegamento con II mercato. 
effetttiatosi in consenuenza 
della riforma economica del 
Biugno del 1965 ha tavorito la 
produzione e la difrusinne di 
libri, giornali e riviste. 

Franco Petrone 
MILANO — Vlrgillo Oddonl, ormal cadavere, nella cablna del camion nel quale e stalo raggiunto da un presenile durante lo 
scontro a fuoco fra rapinatori e poliziotli 

II capo dell'«Anonima rapine»in un'interessante perizia psichiatricc 

LA <RIV0LUZI0HE PERSON ALE» 
DI PIETRO CAVALLERO 

Anarchismo e conflitti interiori — L'attacco al capitale e alPordine costi
tuito — Fondamentale desiderio di autodistruzione — Memoriale agli studenti 

Pielro Cavallero 

I'arreste 

subilo dopo 

Ma chi e, che cos'e veramen
te Ptetro Cavallero? Un deltn-
guente. un lanatico, un paz-
zo'l Per chi assiste al proces 
so contro Vs Anonima Rapine», 
diventa un'ossesstone quella /»* 
gura m gabbia. agitata da una 
sorta di ballo di S Vila, quel 
vtso ossuto, semitico: quegli 
occhi azzurrt e spintatt « piu 
tremendi del mttra », secondo 
una testimone; quel capelli a 
tettoia. accuratamente senmt-
nati sulla sinistra, da travel 
piemontese; quella bocca ora 
spaccata in un riso cavallino. 
a demontaco » fa era un demo 
nedio», spiega mgenuamenie 
Rovoletto), ora serrata. ripie-
gata verso tl basso in una ma-
schera amara Proclama: « to 
son qui per spiegarmi. non 
per difendermt #, ma mvetsce 
contro i testimoni che non san 
precisare con quale braccio 
e con quale arma sparasse, ha 
portato i swoi uomim alia ro-
vina. ma contmua a scherzar 
con loro affettuosamente. di 
ce alia vedova ed alia figlia 
del medico condotto di Cine. 
allargando le braccia in un ge 
sto desolato: « SI. I'ho ucciso 
to, ma non volevo. mi dispia-
cs.„ ». e subilo dopo i tesfi 
mom escludono che sia stato 
lut a far fuoco; pare sincera 
mente addolorato quando sen 
te parlare delle otto operazio 
m subite dalla potera cassie 
ra tonnese che per delle un oc 
chto. ma se un grosso impie 
gato offer ma di essere stato 
preso dt mira e colpito con 
un proiettile al ventre, senza 
alcun mottto. lut la segno dt 
s\ con entusiasmo Chi e dun 
que Pielro Cavallero? 

Abbiamo riletto gli appunti. 
frugato gli atti. scorso I'inie 
ressanttsstma perizia psichia 
trica del pro]. Ernesto Man 
ghi. per tentar di dare una 

approsstmativa risposta. 
II padre di Cavallero ci vien 

descritto come un «comuni-
sta tdealtsta». un uomo mite 
e generoso che trovava sempre 
modo di far guadagnare qual
che soldo nel suo laboralono 
di Jaleanameria. at aiovam dt 
soccupalt di quel quarttere 
operato ( uno stondo da non 
aimenticare per cogltere eerie 
sfumalure), cosl avvenne per 
il Rovoletto. il Notarmcola. tt 
Lopez La madre, piu attiva 
ea energica, per mandar avan-
tt la baracca. ospitava. a paga 
mento, altri bambini. Fu una 
inconscia gelosia. tl prtmo pal-
pito di rivolta del Cavallero 
ragazzmo? 

Il padre 
falegname 

A quattordtct anni, mentre 
si avvm a raggiungere un di 
ploma in chimtca e concerto. 
egli scrtve un compommento 
su Catone tl Censore: e. piu 
tardi, partecipa a piccole azta 
nt della Restslema. Intanto 
legge, divora tutto con una 
sete dt cultura ttptca di quel 
I'ambiente e dt quegh anni. 
anarchici francesi. amertcam, 
nihihstt russt. Germinal dt 
Zola che lo colpisce appunto 
vet ta ttgura dell'anarchico 
russo Suvartn. (Unico dt Mai 
Stimer ft fornl pot la base 
teortca alia mia soluzione •;, 
i classtct marztstt, senza pe-
rallro disdegnare Topoltno. Si 
iscrtve al PCI perche «non 
c erano altre lorze ptii a si 
ntstra. dotate dt una soltda 
organizzaztone »; ma. nconosce 
ora. • son sempre rtmaste in 
me delle rtserve menlalt. 
ero un compagno dt slrada 

schede 

DA CA VOUR A MUSSOLINI 
Dents Mack Smith na raccolto in volume 

aicum sag^i sul Cavour. sul I860, su Croce e 
sul fa-'cismo. Si tratta di la von not! agli sio-
nci. ma ia iraduzione e la pubblicaztone in 
volume sono egualmente utili. perche permette 
ad un publico piu vasto di rondersi conto piu 
chiaramente delle razioni die sono a fonrta 
men'o di alcune delle tesi che il Mack S-nith 
na inircKlotio e «r>$ien<ito nei dibamto stono 
gratloo • Di particolare nlievo sono l lavon 
sul favour in cui il Mack Smith rived* i giu-
dtzi correnti rjllo statist* italuno. accentuando 
fortemente le os<«rvazioni criuche sui carat-
ten e sui bmiti del suo liberalismo. 

L'anaUsi del Mack Smith £ stata molto utile 
perche ha naperto la discussione su punt! che 
sembravano ormai paciflcamente accolti dalla 
storiograda. anche non moderau, ma i suot 
giuditj sul Cavour sono troppo sever!, perche 
egli si ferma coo eccesstva mststenza su moti
vi ed aspetti parucoliri della sua' attivita. 
senza tener pienamente conto del risultati com-
plessivl a cui essa pervenne. Le osservazioni 
dei Mick Smith su alcua! wr i t t en general! del 

liberalismo naliano restano pero di granee 
imponanza Anche il lungo stud.o su « L'msur 
rezrane dei contadmi siciitani det IB60 > con 
serva pressoche intera la sua vitality. 

A proposito del fascivmo U Mack Smith at 
Terma giuMamen:e che esso t ooo si presentera 
mai in una prospeitiva convmc«nte fincne le 
sue origmi non saranno naie nntrsccia'e ne.ia 
storia d Italia e di Kuropa >. ma poi re^pmie 
« tesi di qtianti sostengono che la Krancia 
e I'lngiilterra appoggiarono il fascu^mo. ricor 
dando « ie respon<abtliU ben maggion di moiti 
liberali e socialtsti italiam » 

Ma il problema e unico e ngmrda le re 
spoosabilita e le complicita deua classe din 
gente Italians e di quelle di aitn paesi europei 
prima nel favorire la vittona e pol nelfap 
poggiare la politica di un mo vi mento che sem 
brava il ptO valido inUgomsU del comunismo 
(ed il discorso. per I'Italia, va nfento si libe
rali assai piu che ai socialisti). Ma il Mack 
Smith, in generale. discorre della politics del 
rinffhilterra. senza rifenrst. all'intemo di essa. 
agll Interessl dei gruppi Imperialist! e conser
vator!. 

piii che un vero comuntsta o. 
Come dlrigente del Fronte del 
la Gtoventu git ptace « tl la 
voro alia base», convmcere 
oti overat. i aiovant. sfruttan 
do 11 suo ascendente intellet
tuale Piu tardt. riferendosi al
ia banda dira: «... Per un la 
voro del genere, occorre un 
capo ftectso encraico al quale 
gli altri devono ubbtdfe: ma 
ml consideravo piu che ener 
gico. un capo persuasivo» 
(accenno illuminante del tipo 
di influenza esercilato sui com 
pltci) 

Non git interessa » far car-
nera nel Partito» lutlavta va 
al ti Centra » abbandonandolo 
pot per « dissensi ideologici • 
Infattt. * dopo aver vissuto 
per anni nell'attesa di qualco-
sa dt grande ». i fatti di Ber-
lino e d'Ungheria 11 XX con-
gresso lo piombano in una sor
ta di « limhn tdeologtco ». si 
convince che «il comunismo 
non putt piii tare la rtvoluzio-
ne elimware tl dnmlnto del 
I'uomo sull'uomo. come tnrece 
volevano gli anarchici e alcu 
m precettt crtstiani • Lavora 
intanto in una ditto chtmica 
e pni come higlietlato sui 
tranvat. ma tintsce col tornn 
re dal oadre Derche * U lavo 
ro di artiaiano e anarchico. 
dtpende dall'tspiraztone non 
ha padroni ne oran. e un pro 
blema come quello dt non ave-
re voluto ttgli ft a 77 anni 
tntattt si e sposato •) perche 
sarebbero statt di tmpedimen 
to a qualcosa che sarebbe 
successo... w In vertta. pare 
che diverst posti gli fossero 
rittutatt per la sua tama di 
comuntsta. 

A questo punto. stando alia 
perizia. I'equiltbrto tnlertore 
del Cavallero. gib turbato da 
gli sconvolgimentt e dalle la 
ceraztont del dopoguerra. su 
bisce tl peso dt un ulteriore 
frustraztone Ha ormai %upera 
to la trenttna: staccandost dal 
Partito. ha perduto quel sen 
so dt attermazione oersonale 
che I'atttntd politico gli da 
va; st ntrova solo, in una po 
siztone sociale che nttene m 
fenore alle sue capacila Va 
cosi crtstalluzandost in lut un 
attegqiamento tmmaturo dt rt 
volta non solo contro questa 
socutta ma contro la stessa 
condizione umana » Un uomo 
nasce. e non lo ha chiesto 
— dtrd piii tardt — e deve ac-
cellare la sociela con la sua 
morale od opporst a tutta la 
socteta ~ Non potevo impazzt 
*e ne tuicidarmt.- Non resta 
vo quindi che trasiondere t 
miet tentimenli di rtbelltone 
w un azione concreta » Soicga 
ancora tl nento do un la 
to. l'ormai oacdlante tiducut 
tn se stesio. to spinge a cer 
care ropprezzamento deglt al 
tn uno alia vamta. a'Jesibi 
ziontsmo. attnbuendosi un 
comptto messianico e msando 
con i smgoli tndwidmi taltt 
che jccaltivanli, sedultioe. d'ai 
tro lato u prossimo come or 
ganismo sociale, gli appare 
una macchma moslruosa e 
ternficante da odtare e com 
battere m blocco; dal contra
sto, un'angoscia tnsostembile 
che st sfoga nel bisogno os-
sesstvo dt un'azione, anche se 

pnva di scopt precisi Nasce 
in tal modo attraverso un 
lungo e apparenlemenle logico 
npensamento la a nvoluztune 
pprsvnnleu di Ptetro Caintlero 

Lo tsptra tl rtcordo del re 
gicitla rinctano Bresct. lorse 
anche quello deglt anarchici 
» illegnlnti » della banda Aim 
not che nel 1912 in Fmncia. 
avevano cornptuto ianguino<e 
rapine, stidando polw.a ed 
aulnrita Risveghera it Paeie. 
dimoitrando che • la societh 
liberate (dove si e liberi dt 
monre di lame, anche se ctd 
adesso accade di rado) e at-
taccabile su due ironti quello 
del capitale che ha te sue 
chtese nelle banche. e quello 
dell'ordine coslitutlo cioe t ca-
rabmtert e la poltzta, come dt-
mostrano t terrorist! altoate-
sint e i bandili sardt • 

Leader nato. di tntelligenza 
e volontd supenori, egli see-
glte e «seduce > i compltcl 
non solo in base alle loro at-
litudmi fa torse non capiva-
no tutto quel che diceco ma 
te loro coniitzmni dt vita It 
aiulavano ad tntuire la gtu-
stezza della mia idea») ac~ 
qtiisla armi dal Crepildt (poi 
altontanatosi perche poco dt-
SDOSto a segutre la sun gut-
da ) elabora e pignn'.escamen-
te perieziona la « tecnica • det 
colpi (assaiii cronometratt di
visione del compitt; « concen-
Uazume del terrore sul pun
to piu torte» onde ttquidare 
preventivamente ognt resisten-
za. letlere minatone alle ban
che per m raztonaltzzare la ri-
scosstone »; » copertura » assl-
curata con tmprese commer-
cialt. ecc). 

La scelta 
dei complici 

Ct saranno vitltme? Purtrop-
po ma tutte le nvoluziont ne 
hanno rtttc Lo scopo nnale? 
* (Juesta parte del programma 
— ammelle Cavallero — 
era oer me ancora nel vago: 
altaccare le caserme. compie-
re un'azione dtmostrativa su 
Roma.. Ma sapevo che tutti t 
miet predecesson avevano tal-
ttto. ogni giorno sentivo che 
non si poteca nuscire, che tl 
cerchio st stnngeva . Ho com-
piuto inch to deglt errort, tor
se un g'orno camhierb idea.. » 
Gid perchi Pielro Cavallero 
non si taceva tllusiom, ana, 
semo'e stando al perito. tn 
tondo a tut covava un de
siderio dt autitdislruzione. tl 
carcere o la morte 

Cast to sparattirto finale dt 
Milano e iapocalisse di que 
sta • persnnnliio osiopatica 
tanalica eppw sana dt men 
te • in cut odio per la socte 
to terrtmsmtt anarchico e ane-
lito dis perato • alia ttberta, 
esplodono • si confondono 
Adesso la parabola e con 
clusa. Ptetro Cavallero dice 
che la vita non lo interessa 
piu. git nmane la ttberta tn-
tertore; ma ha gta scntto un 
memoriale desllnato al Movt-
mento studentesco. 

Pier Luigi Gandini 


