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Incontro fro cristianesimo 
. _ _ • - • • - • — 

e rivoluzione nell'America Latina 

Camilo Torres 
guerrigliero e 
Helder Camara 
non-violento 

Vila e scrilii del sacerdote colombiano morfo in 
combaltimenlo nel febbraio 1966 - Per I'arci-
vescovo di Recife «il prossimo» e la crealura uma-
na che deve essere sfrappafa al sottosviluppo 

La Chiesa complice dei ricchi 

Esiste in Italia piO di un 
circolo di giovani cattolici inti-
tola to al sacerdote colombiano 
Camilo Torres. I) suo nome e 
diventato subito un simbolo. e 
una pietra di naragone, quasi 
all'indomani della sua morte. 
avvenuta nel febbraio del l'JfiG 
in combattimento. poco dopo 
che il giovane prete aveva de-
ciso di far propria la totta ar-
mata, di unirsi a un foco di 
guerrilla. 

Di lui perd conoscevamo fi-
nora soltanto la dichiarazione 
che egli rilascid. poco tempo 
prima di salire le montagne del-
la Colombia, a un gruppo di cat
tolici belgi. e che val la pena 
di tra.scrivere abbasianza am-
piamente: «Ho sentito il cri
stianesimo come una vita com-
pletamente centrata nell'amore 
per il prossimo. Mi sono reso 
conto che valeva la pena di 
impegharsi in questo amore: e 
per questo che mi son fatto 
prete: per diventare un servi-
tore "a tempo pieno" dell'amo-
re per •) prossimo. Ed e sem-
pre per questa aspirazione che 
mi sono succe.ssivamente reso 
conto che in Colombia non po-
tevo realizzare I'amore per il 
prossimo semplicemente con la 
beneficenza, ma che occorreva 
camhiare la struttura economi-
ca sociale e politica del paese: 
allora ho visto che I'amore per 
il mio prossimo mi conduceva 
alia rivoluzione >. 

Cristiani e 
progresso 

Le casa editrice Cultura di 
Firenze ci da una ben docu
ments ta bfografia del cur a 
Querrillero. del prete partigia-
no completata nella sua secon-
da parte da una ampia antolo-
gia di scritti di Camilo Torres 
(Narberto Habegger: Camilo 
Torres - Prete e auerrigliero, 
vita e opere: Cu'.tura. Firenze. 
maggio 196R. pp. 204. L. 1.700). 

Riassumiamo qui assai breve-
mente la storia di Camilo Tor
res Di famiglia aristocratica. 
affronta subito come sacerdote 
i problemi social i del suo pae
se. ma lo fa in un primo mo
menta da un punto di vista 
strettamente tecnico. Studia so-
ciologia a Lovanio (in Belgio) 
dal 1D.>4 al 1958. Tra il 1958 e 
il 1964. tomato in patria. si 
adopera generosamente per mo-
dernizzare la Colombia, con 
azione «illuminata ». E' tra i 
fondatori. e gli animatori. della 
Facolta di sociologia aH*Univer-
sita di Bogota: nel 1960 deve 
abbandonare l*insegnamento per 
imposi7.ione del cardinale Con
cha Cordoba, perche si era 
schierato dalla parte degli stu-
denti in una loro agitazione. 
Dal 19fil dinge l'lstituto colom
biano per la riforma agraria. 
L'urto colla realta. colla ottusa 
e bmtale dittatura della oli-
garchia del «colonialismo in-
temo» (per usare una espres-
sione di Helder Camara). lo por
ta alia lotta politica — non 
perd ancora alia guerriglia. 11 
17 marzo del 1965. durante una 
cola zione in suo onore. rende 
pubblico un suo c Programma 
per un Movimento di Unita Po-
po!are >. Da esso nascera una 
organizzazione politica e un 
giornale Frente Unido. che rag-

A Varsavia 

Premiati 

Andy Warhol 

e Yusaku 

Kamakura 
II 4 giugno scorso e stata 

Inaugurate alia Galleria « Za-
oheta • di Varsavia la II Bien-
naJe Internazionale del Mani
festo, alia quale prendono par
te 346 autori di 33 paesi (1 
47 autort polacchj espongono 
complessivamente 92 manife-
sti). Una gluria internaziona
le ha aggiudicato numerosi 
premi. Nel settore del mani-
festl a tematica sociale il pri
mo premio (una medaglia ai 
oro) e stata aggiudicato al 
polacco Julian Palka. per il 
suo manifesto • Oswiecim-Br-
•ezinka*. 

Nel settore del marufesU 
oulturali 11 primo premio e 
atato attribuito a Andy Wa
rhol (USA) per 11 manifesto 

\« Film-Festival — Uncoln Cen
ter*. Nel settore dei manife
st! pubblicitaii U primo pre 
mio e stato aggiudicato a Yu
saku Kamakura (Giappone) 
fer il manifesto « £xpo 70». 

noltre sono statl aggiudicati 
cinque menziont d'onore a 
quattordicl preml spacia:!. 

In occasione della £<posi-
alone Internazionale de? Ma
nifesto che rimarra aperta fi-
no al 20 agosto, si e tenuto 
a Varsavia un simposio scien-
tifico internazionale su R II 
manifesto e l'amblente vts:vo 
dell'uomo » cul hanno parted-

ito studios! ed artistl sira 
B.1 

giungera la tiratura (eeeeziotia-
le per la Colombia) di 50 mila 
copie. 

Camilo Torres si e dichiarato 
< rivoluzionario come colombia
no. come sociologo. come cri-
stiano e come sacerdote ». 

«Se la rivoluzione e necessa-
ria per realizzare I'amore verso 
il prossimo. il cristiano deve 
essere rivoluzionario >. La tesi 
fondamentale di Camilo Torres 
trova sostenitori e te.stimoni. 
neH'Amenca Latina. anche in 
alti esponenti della gerarchia 
ufficiale. per quel che conceme 
— appunto — la necessita di 
un cambiamento radicale (rivo
luzionario). Contro la mentali
ty « assistenzialistica >. « che 
pensa di risolvere ogni proble-
ma sociale con la carita. con 
I'assi.stenza ai poveri >. d rivol-
ta la punta principale della po-
lemica religion (antifarisaica) 
di Dom Helder Camara. arci-
vescovo di Olinda e Recife, del 
terribile Nord Est bra.siliano. 
zona di sottosviluppo lacerata 
dalle pii) aspre contraddizioni. 
nella quale «il cosiddetto "or-
dine sociale" non e altro che 
un cumulo di ingiustizie strati-
ficate». Î a Editrice Missiona-
ria Italiana. nella Collana « Ma-
ni Tese >. ci da modo di pren-
dere conoscenza dei suoi prin-
cipali scritti. dal momento del
la sua presentazione ai suoi 
diocesarri di Olinda e Recife. 
nel 1964. fino ad oggi (Terzo 
mondo defraudato, con presen
tazione del Cardinale Pellegri-
no. arcivescovo di Torino, p. 
157. VIII. L. 700). 

Helder Camara. come ormal 
tanti e tanti cristiani. afferma 
— in linea gene-rale — che 
«Cristo in nessun modo ha se-
parato la comunita cristiana dal
la grande awentura del pro
gresso ». In concreto il prossi
mo di Dom' Helder e c la crea-
tura umana che deve essere 
strappata dal sottosviluppo... 
Nel Nord Est. Cristo si chiama 
Giuseppe. Antonio. Se\rerino... ̂  
c Indugiare in una opera di 
pura evangelizzazione spiritua-
le sarebbe dare... la idea che 
la religione e una teoria sepa
rata dalla vita ed impotente a 
raggiungerla e modificarla 'in 
quello che ha di assurdo e di 
errato >. D'altra parte, c gli oc-
chi si aprirebbero >. comunque. 
c senza noi e contro noi >. Con
tro una «Chiesa... complice dei 
ricchi che eoprono ingiustizie 
tremende con offerte generose 
per il culto e le opere sociali 
cristiane >. 

Contrariamente alia convinzio-
ne ultima di Camilo Torres, 
Dom Helder erode alia possibi-
lita di successo dei metodi non-
violenti. 

Posso esporre a questo punto 
tre osservazioni che desidero 
fare a com men to delle cose 
esnoste. 

Rivoluzionari 
perche cristiani 

Prima osservazione. Le gran-
di figure del nostro tempo deb-
bono uscire dal mito. dalla 
< oleografla dei manifesti ». es
sere awicinate e comprese nel
la loro realta. Si crede. ad 
esempio. che Che Guevara fos
se un rivoluzionario perche 
avrebbe sostenuto il metodo del
la lotta armata. sempre e ovun-
que. come l'unico metodo rivo
luzionario. Niente di p.u falso. 
Nella prima pagkia del suo 
saggio sulla Guerra per bande. 
il Che ha scritto: «O/jando un 
govemo... mantiene almeno una 
apparenza di legahta costituzio-
nale... il germe della guerri
glia non pud schiudersi. perche 
tutte te possibilita della lotta 
legale non sono ancora esau-
rite >. Rivoluzionario fu Cami
lo Torres, che. esaurite. a suo 
awiso. tutte le possibilita le-
gali. scelpe la via della totta 
armata: rivohirionario I'arcive-
SCOTO di Recife che segue e 
propone oggi metodi di lotta 
non vk>!enti. 

Seconda osservacone. Invitia-
mo ancora una volta i compa-
gni marxisti e gli amici laici e 
liben pensatori a Iegiere i 
nnori cri.«tioBi. Quando. qoattro 
anni fa. riprendendo la famosa 
tesi togliattiana del decimo coo-
grevso. scrivemmo che ci sono 
uomini < rivoiuzjonari perch^ 
cristiani *. parlando dei pnmi 
fenomeni nuo\i in ««TK> al cat-
tolicesimo. ci fu chi a acc-iso 
di mettere * Marx in vendita >. 
Allora. poteva essere mancan-
za di informazione. O^gi pero 
non e piu scu^abile tenere Marx 
in soffitta e non confrontare U 
suo pensjero cosi vivo e st in» 
lante con i fatti nuovi. 

Terza osservaziooe. Cosa dira 
Paolo VI a Bogota, dove ha de-
eiso di recarsi per il Congres-
90 eucari5tico? Potra parlare di 
evangelizzazione e solo di evan
gelizzazione. la dove il «cosid-
detto "ordine sociale" non e 
altro che un cumulo di tngiu-
suzie stratificate, la dove Cri
sto si chiama Giuseppe. Anto
nio. Sevenno*. vive nelle di-
sumane /arelos. e martoriato 
da una oligarchia che si pro-
clama farisaicamonte cristiana? 

L. Lombardo-Radice 

Approdo nel golfo della leggendaria Cartagine 

Dal santuario di Salammbd alle 
seicentomila palme di Gerba 

Come i Romani, grandi costruttori, sapevano distruggere — I quartieri arabi di Tunisi con le incomparabili vie-mer-

cati coperte — II centro islamico della moschea Es-Zeituna — La musica andalusa nella versione tunisina del Maaluf 

L'anflleatro romano di El-Djem 

TUNISI, agosto 
In 50 mlnuti VAlitalia o Tu

nis-Air da Roma vi sbarcano 
nel golfo di Cartagine (1); e 
siete gia nei pressl delle 
spiagge dai nomi evocatorl: 
Khaireddin, Salammbd, Byrsa, 
Annibale, Amllcare, La Mar-
sa (ossia I'antlca Megara. sob 
borgo di Cartagine), Gamarth, 
Rauad, ove le dune in rtva al 
mare anticipano le sensazioni 
del deserto. 

Sul fondo del golfo di Car
tagine si staglia il giotello del 
Bu Kornin Vesuvio spento del
la spenta Cartagine. Poco ri-
mane di Qart hadasht («la 

cttta nuova », come si chiama-
va Vantica melropoli punica) 
ed e il piu clamoroso esem-
pio di come t Romani, gran
di costruttori, sapessero anche 
distruggere. Ma sui cinque mi-
la steli del santuario recenle-
mente dissepolto a Salammbd 
si leggono ancora nomi che la 
storia ci ha reso familiart; e 
nelle anfore si sono ritrovate 
le prove del sacrifici degli in-
fanti al culto di Moloch. 

E immutata e la natura. 
Dall'alto del promontorio di 
Sidi Bu Said, dal ristorante 
di Dar Zarrouk o dal Cafte 
dei Gelsomim. il panorama 

non e certo tanto divcrso da 
quello che conlemplb Annone 
prima di imbarcarst (te non 
e pura teggenda) per it y.»n-
plo dell'Africa. I due anticni 
porti (commerciale e vutita-
re) comspondono unc^a 
alle descrizioni di Appinno, 
ma ospitano adesso mo'.osca-
fi e barche, e solo qualche 
rudere segna la cinta di quel
lo che fu il p'tit polenle am 
miragltato dei tempi cntichi. 

Le grandiose Terme di An-
tonino sul mare, un vesto e 
panoramico teatro, l'anflleatro, 
il circo, molte ville e sci ri-
scoperte basiliche delle dudici 

Una strada-mercalo a Tunisi 

in cut echeggiarono le raven-
ti polemiche di Ctpriano, di 
Tertulhano e di Agoslino, U:-
stimomano invece delta >esvr 
rezione della Cartagine roma 
na e bizantina, mentre un 
museo sulla cima della cotlt 
na dl Byrsa raccoglie, m con 
correnza col museo d«Z Bar-
do (il piii grande e interes-
sante del NordAfrica. in un 
verdeggiante sobborgo di Tu
nisi) i risultati di pazienii e 
telici ricerche archeoloniche. 

A 15 chilometri da Car'aji-
ne in fondo a una laguna 
sorge Tuntsi, antica r.itta t ' f 
bera anteriore certamenie a 
Cartagine, e gia da Diodoro 
detta n la bianca». La citta 
europea, tagltata a scacchie-
ra, con alcuni ampi v.ali, rt-
chiama Ban. 1 quartieri a*u 
bl, con al centro la Medina, 
costituiscono una delle piii 
mteressanti citta nordafrr:a-
ne. Incomparabili sono i Suq, 
vie-mercati coperte, fresche 
anche dt estate; citiamo ira i 
piu belli: il Suq-el-Attarin (dei 
profumieri), su cui si apro-
no una ricchissima "jibliotcca 
pubblica e la venerabile M& 
schea • Es-Zeituna (dell'OHva) 
che non e notevole solo per la 
sua architettura ma anche 
perche e stata per secoli e re-
sta uno dei grandi cenlrt ai 
studi tslamici (con Al-Azhar 
del Cairo e la Qarauin di 
Fes); il Suq dei Turchi, e tl 
Suq delle Stoffe, dai colon 
caldt e sgargianti. Nei Suq o 
nella via Es-Zeituna, si po-
tranno acquistare t prodottt 
dell'artigianato locale, incisio-
ni di rame, ceramiche dt Na-
bel, e l famosi tappeli dl 
Qairuan. 

A nord di Tunisi dietro la 
spiaggta di Rauad, e nei pres-
si delle rovine di Utica. e un 
piccolo villaggio, El-Andaliis. 
Sarebbe di nessuna impor-
tanza se la sua colonia di pro-
fughi dalla Spagna non aves-
se portato con se la musica 
andalusa, che nei suoi svi-
luppi tunisini e nota col no
me di Maaluf. j4sco»a/e a Tu
nisi o a Sidi Bu Said un con
certo di maaluf: vi fara ama-
re in musica araba, di cui rap-
presenta un primo, remoto 
anello di congiunzione con la 
musica europea, mentre un se-
condo anello si annunzia 
nella musica moderna egi-
ziana. 

Con un percorso di 60 chi
lometri, in gran parte tra i 
vigneti piantati dalla tenacia 

Gli «ecwwBiici» delfo settimana 

IL «TASCABILE» POLITICO 
* 

Rivoluzione e costruzione del soeialismo a Cuba — I/America Latina e la politica imperialista USA — La 
Persia modello di dittatura del « mondo libera » — Scritti di Marat," I'amico del popolo " — II nuo-

vo corso di Dubcek — Liberia e soeialismo nell'analisi di Goldstucker — Risfampe di Lenin 

Continua l'interesse della 
nostra editoria economica piu 
qualificata per 1 paesi extra-
europei, dove sono awenutl o 
sono in atto o stanno prepa-
randosi trasformazioni radica-
li e nvoluzionane. Su Cuba, 
per esempio, esiste orroai una 
Ietteratura imponente che cer-
ca di abbracciare tutta la sto
ria della rivoluzione e di com-
prendere la situazione attuale 
e 1'evoluzione rapida e conti
nua che sta subendo tut to il 
K e s e . Fra queste opere segna 

mo ora una storia della ri
voluzione castrista (di cui 
parleremo a parte) pubblicata 
da Einaudi e scritta da Save-
n o Tutino, il quale nella sua 
qualita di cornspondente del-
l'a Unita» ha avuto modo dl 
seguire da vicino tutti gli 
eventi (L'ottobre cubano, Pbe 
L. 1.500). E ancora Einaudi 
pubblica una Storia dell'Ame-
nca Latina (Pbe, L. 1800), 
scritta appositamente da Tullo 
Halperin Donghi docente alia 
Harvard University: si tratu 
di una storia che prende le 
origin! dalle prime fasi del 
colonialismo per glungere a 
spiegare — con ricca messe dl 
dati e dl notizie — la situa
zione odiema, la politica de
gli Stati Unit! e rultlma mts-

slone di Che Guevara. Dl al-
tra natura il terzo libretto 
sempre di Einaudi: Islam e ca-
pitalismo dello onentalista 
francese Maxim - Rodinson 
(«Nuovo Politecnico> L. 1000); 
si tratta di uno studio ori
ginate (che merita anch'esso 
una trattazione a parte) in cui 
vengono esaminati i rapporti 
intercorrenti fra religione e ca-
pitalismo, dai quali non si 
puo presdndere per compren-
dere quel che e accaduto nel 
Medio Oriente. 

L'ultimo volumetto dl questo 
gene re e uscito da Feltrinel-
li. nella UE che dedica sempre 
maggiore attenzione ai proble
mi piu attuali. Con quest'ope 
ra ci si porta in tuti'altro 
paese, un paese di cul ire-
quentemente si sente parlare 
per le proteste che 1 giovani 
iranlani — in buona parte re
sident! alfestero — continua-
no ad avanzare contro un re
gime anacronistico e un siste-
ma sociale feudale: sono voci 
che fanno da contrappunto al 
le cronache mondane lnteres-
sate a alimentare la visione 
fiabesca dl un mondo affa-
scinante. II libretto e stato 
scritto da un iraniano residen-
te a Berlino e parteclpe del 
Movimento studentesco. Ban-

man Nirumand, e s'intitola 
La Persia, Modello di un pae
se in vta di sviluppo ovvero 
La dittatura del Mondo Ltbe-
ro, ed e seguito da una nota 
del poeta Enzensberger: un 
«pamphlet • appassionato e 
documentato, che raccoman-
diamo vivamente allattenzio-
ne dei nostn Jetton (L. 700). 

• • • 

Meritano sempre di essere 
seguite con attenzione le due 
nuove collane economiche de-
gU Editon Riuniti, che offro-
no un corpo organico di- te-
sti di stona del pensiero e di 
aggiomamento sui problemi 
piii attuali della vita politica 
e sociale. La prima collana 
(giunta ora al n. 22) alterna 
a significative ristampe di 
class;ci edizioni onginali; 
ognuno di questi testi merite-
rebbe un discorso a parte, dal 
quale nsulterebbero anche il
lustrate le ragioni del ritor-
no a certe opere in questo 
particolare momento della no
stra cultura. Ci limitiamo ora 
a segnalare gli ultimi Utoli: 
Marat, L'amtco del popolo, a 
cura dl Celestino Spada (una 
raccolta di scritti concepita 
con critert modern! e origina-
li, L. 800); Pisacane, 'ja rivolu
zione in Italia a c. di Aurello 

Lepre (L, 800); Marx-Engels, 
Manifesto del partito comuni-
sta a c. di P. Togliatti (L. 500) 
Lenin. L'tmpenalismo, fase su-
prema del capitalismo a c. di 
Valentino Parlato (L. 700); 
Saint-Simon, A'uoro cristiane
simo a c. di Gian Mario Bra
vo (L. 500); Lenin. Che fare? 
a c di Luciano Gruppi (Li
re 600). 

La seconda collana offre 
tempestivamente document! ri-
guardanti problemi di scottan-
te attuahta, come la guerra 
del Vietnam, 1'attuale fase di 
sviluppo del movimento ope-
raio in Italia e nel mondo, le 
piii recenti lotte per la liber-
ta e la democrazia; a diffe-
renza dl alt re collane analo-
ghe, si trovano qui raccolti do
cument! di pnma mano, che 
consentono di prendere un 
contatto diretto ed immedlato 
con la viva realta e di entra-
re personalmente al centro dei 
dibattiti in corso. Questi gli ul
timi utoli: Vo Nguyen Giap, 
La vittoria del Vietcong (Lire 
400); A. Dubcek, II nuovo cor
so in Cecoslovacchta (L. 350); 
G. Chiarante La nvolta degli 
studenti (L. 350); Gokistuecker 
Liberta e soeialismo (L. 400). 

Renzo Urbani 

dei Sicilianl e del Pantellere-
schi, raggiungete a sud dl 
Tunisi una sptaggla di fama 
internazionale. llammamet, la 
Capri tunisina, celebre per le 
sue sabbie, i suoi colori, i 
giardini dt aranci e di limo-
m, I'odore acuto delle zagare 
e dei gelsomini. 

Una breve deviazione a 
ovest dl Susa vi condurra a 
Qairuan, antica capitate e cit 
tit santa, con I'imponente Mo
schea anteriore all'anno Mtl-
le (in qualche modo la San 
Ptetro del Maghreb) e la zauia 
fondata, si dice, dal barbiere 
del Profeta. Proseguendo a 
sud, ecco El-Djem col suo an-
fiteatro romano, un po' piii 
piccolo del Colosseo, ma di 
maggiore effetto per quel suo 
ergersi solitario nella pianu-
ra. Appare infine tra il verde 
pallida Sfax, la seconda citta 
della Tunisia, il porto dei 
minerali e dei fosfati. Tutfin-
torno e la foresta degli ulivt. 
Ne apprezzerete Volio. ptii for
te ma non meno prcgiato del-
I'olio dt Lucca, che condisce il 
suksu, piatto naztonale dei 
berberi. che noi chiamiamo 
all'araba cuscus, oppure le ot-
time tnsalate di pomodori e 
peperont (la mesciula). 

La strada, costrutta a suo 
tempo dai francest per ragio
ni strategiche, oggi pacifico 
strumento di turtsmo. prose-
gue dntta e piana verso tl 
Sud. Ed ecco la prima oasi, 
Gabes, sulla sponda del ma
re. Girando a sudovestLsi pre-
senta subito El-Ilamma. e. piu 
lontane, altre oasi tra le piu 
belle, vere isole nel deserto: 
Gafsa. Tozeur, Nefta. Ovun-
que scorre I'acqua. 

Se da Gabes continuate ver
so Sud, entrerete in un pae
se collinoso, i monlt di Mat-
mata, che ha conservato a Me-
denin, Fum-Tatautn, ecc. i no
mi e soprattutto i veccht co-
stumi berberi, e le vecchie 
architetture: strant depostti dt 
grano sovrappostt, abitaziont 
trogloditiche. Deviando pot a 
nord-est, una barca-traghet-
to vi condurra nell'isola at 
Gerba (due volte e mezzo 
VElba) se non avete prefirilo 
giungervi da Tunisi con un 
comodo ed economico aereo 
Piatta come un'tsola del Paci
fico, vera Tahiti del Mediter-
raneo, con le sue 600 mila pal
me frammiste agli ulivi e le 
sue piste dorate vi si ricono-
sce la omerica isola dei Lo'.o-
fagi, si rifertsca il mito at dat-
tert. o all'mebriante succo fer-
mentato (if laghmi) che se ne 
trae. 

Qui si e mantenuta la lin
gua berbera, e Vantica archi
tettura, nella strultura delle 
case e nelle 280 moschee dai 
carattertstici candidi mtnare-
ti ctltndrici. Tutto qui e ar-
caico, tranne gli otttmi (e vo-
lendo, lussuosi) alberghi. At 
caica e anche la mmuscola 
colonia ebraica che popola Sue 
centri verso il Nord di Gerba 
venuta, si assicura, diretta-
mente dalla Palesttna, all'epo-
ca di Tito e della distruztone 
di Gerusalemme: una delle 
molte curiosita per ritt e cre-
denze dt questa itola tncanta-
ta. Con i tornt dt ventt e piu 
secolt fa vengono modellate 
le anfore dt Guellala, e con 
dtsegni immutabili, piii pn 
mtttrt perche anleriori a quel-
li di Qairuan, si tessono i 
tappett e le coperte. m •?»» co
mma il rosso, colore prefen 
to dalla ctvtita berbera, 

La Tunisui e certo uno an 
paesi piu nccht dt ttorux del 
Medtterraneo Anche Rima r» 
ha lasctato tracce notevoit, a 
Dugga. ore aglt aranzt roma 
nt si aggiunge un monu-nen 
to cartagtnese che ci \a fa-
mandato una prezio%a iscrt 
zione biltngue. punica e iifci 
ca a Bulla Regia, a Tubur-
bo Mafus. a Sbeitla 'Suite 
tula), ecc. Ma non e quato 
U solo motivo che tanto rial 
vicina la Tunisia all'Italia. A 
rendervi piu gradito tl jo^gior 
no contribuirh non solo la 
ospttaltta proverbtale del vo 
polo tunisino, ma anche la 
dtffusione della nostra itngui 
ovunque compresa. 

Loris Gallico 
(1) Chi preferlsca portarsi 

la macchina, per percorrere li-
beramente le ottime e tran-
quille strade della Tunisia, 
pub usufruire delle navl-tra-
ghetto che da Napoli in un 
giorno e mezzo, o da Paler-
mo in una notte, raggiungono 
Tunisi. 

« Religione con 
alloggio».. . piu 
vitto, taverne, 
gioco nella « Vallc 
del Vaticano» 

Ho letto con vivo interesse 
il corsivo di Fortebraccio «Re-
ligione con alloggio» pubbli
cata sabato 27 luglio, e ml 
congratulo con il « piccolo al-
bergatore » romano che ha of-
ferto lo spuntu. Mi assoclo e 
iottoscriro quanta ha scritto 
aliUntta Valbergatore romano. 

10 abito, ami sono nato in 
Val di Fassa, a Canazet, dove 
ho un modesto negozio di fo-
tografie, artlcoli rivordi e ma-
terialc per I'alplnisma. Vogltq 
aggiungere a quanta scritta 
dall'ulbergatore romano che i 
preti hanno «mvasa » la no
stra valle, che i> la piu brlla 
del Trenttna. tanto che alia 
Val di Fassa e serbato I'ap-
pellatno di « Valle del Vati-
cano «. 

Grazie alia politica regiotm-
le democriitiantrentina (la 
mla povera mamma waaia 
chiamarla «la sacra magna-
dora, ossia la sacra greppia », 
io sono ladmo) ed alia stu-
pldtttt dei vuci canvalligumi 
che pur ricanoscenda il dan-
no, continuano a rtversare i 
propri vati sulla DC. la Val 
di Fassa rigurgita di preti e 
di monache che ri hanno por-
tate le « colonie » di bimbi e 
bimbe. raqazzi e giovanette 
che fanno bens) tarnare i con-
ti delle statistiche delle « pre-
seme», ma che perd hanno 
declassata la nostra valle e 
fatto in maniera che la clien-
tela migliore, che avevamo 
una volta, ha scelto altre lo
cality. 

In Val di Fassa i preti han
no costruiti enormi caseggia-
ti (I'Onarmo di Bologna, ad 
Alba, dispone di 170 letti), 
tanto per citare un esempio: 
il Vescovo di Rimini ha fat
to costruirc, sempre ad Alba 
di Canazei, un altro enorrne 
caseggiato; altri enormi fab-
bricatt di proprieta di preti 
esistono a Campitello, a Fan-
tanazzo, a Campestrin, a So-
raga ed un po' dovunque. Per 
di piu, sempre preti e suore 
prendono in affitto case pri
vate. alberghi in tutti i paesi 
della valle. Buona parte de
gli edifici costruiti dai vari 
enti religiosi. eccezion fatta 
per i periodi di stagione se-
mimorta, durante i qualt vi 
si fanno affluire ragazzi, r.el-
I'alta stagione funzionano co
me veri c propri alberghi e 
pensioni per villeggianti e 
stranieri in chiara concorren-
za con gli albergatori del luo-
go. 

E per tenersi in casa i pro
pri clienti vi hanno pure co-
struite taverne e sale da giuo-
ca perch!*, non avessero ad an-
dare a spendere qualche sol-
darello fuori! E che dire pol 
del fatto che si portan dietro 
camions di farina, carni in-
saccate, fagioli e quant'altro, 
il tutto offerto dalla POA per 
assistenza ai poveri, o magari 
dagli americani, compreso if 
vino, per non lasciare in paese 
neanche una lira? 

Quando v'e un terreno lab-
bricabile da comprare, oppu
re un albergo da prendere in 
affitto, un ediflcto non ultima-
to ecco che ti arrivano i preti 
e pagano bene, meglio di tutti 
gli altri. Hanno piii soldi di 
tutti gli altri. 

Ed il Vattcano parla di con-
tributo al turismo7 In Val dl 
Fassa hanno rovinato il turi-
smo' 

P.S. — Se volete fare il mio 
nome fatelo pure, ma tenete 
presente che mi arrechereste 
danno. Comunque e la pura e 
sacrosanta verita. Vol usate 
inviare in giro Vostri redat-
tori per articoli sulle localita 
turistiche. Inviatelo un po' 
da me. lo portero sul posto e 
gli faro « toccare » il « contri-
buto » del Vaticano al turismo 
nazionale! 

LETTERA FIRMATA 
(Canazei - Trento) 

Perche accadono 
tanti incidenti 
sidle strade 

Da molto tempo I compe-
tenti del traffico fanno con-
vegni. nunioni, raccomanda-
ziont. danno consigli, ecc, ma 
le dtsgrazte e gli incidenti 
continuano. Percht cid avvie-
ne7 Perche ci vorrebbero piii 
fatti e non parole, una disci-
pltna sena e uguale per tutti, 
fare rtspettcre t segnalt. le 
velocita. le precedenze e tutte 
le altre regole della circola-
zione. 

11 conducente responsabile 
dell'tncidente dovrebbe essere 
punito secondo la grarita del
la cosa. dalla multa al riti-
ro deftnitivo della patente. 
Tanto se uno non ha disposi-
zione nella gvida. nt pruden-
za, o e un esaltato. contmue-
ra sempre a commettere tn-
fraztoni. 

St dice che le autorita com-
petenti hanno comminato 
molte contrarvenzioni e riti-
ri di patentt ai trasgressori 
del codice della strada. Ma 
perche non si pubblicano ben 
chiari I nomi dt questt indi-
vidui sui gtornalt e magari 
anche su apposttt manifest:"* 
Chissa se molti, per ta paura 
dt essere messi in berlma, 
non stessero piu attenti. Non 
roglto credere che questo si-
stema non possa essere adot-

_, tato perche anche alti per-
sonaggi potrebbero incorrere 
in infraztoni scomode. 

Altro problema e quello del
la precedema alle autoambu-
lame, vigili del fuoco, serri-
zi di ordtne pubblico. di cui 
spesso tanti se ne infischia-
no bellamente. 

Anche per i motorini e mo-
tociclette. gvida ti da minoren-
ni o meno, ci dovrebbe esse
re piii disciplina, tanto piu 
che la maggioranza non sono 
assicurati. per cui quando 
combinano qualche guaio a 
terzi. questi ricetono tl ma-
lanno e la porta addosso. 

tnoltre si dorrebbero gratl-
flcare quei vigili o agenti che 
veramente fanno il propria 
dovere. non avendo paura an
che ad opporst a persone al-
tolocate e prepotentl. 

LETTERA FIRMATA 
(Firenze) • 

La dura situazione 
degli artigiani 
in Sardcgna 

Sono un compagno artlgia-
no e trovandomi (come tanti 
altri) nella situazione di do-
ver far fronte alle necessita 
della vita, non saprei in chi 
debba avere fiducia affinche 
i problemi generali della no
stra categaria vengano affron-
tati. non dica risolti. 

Alghero e una cittadtna do
ve d'estate e'e un po' di tu
rismo (ma la vita allora di-
venta anche put difficile per 
il rincaro dei prezzi). L'invcr-
no poi e morta del tutto. 

Vi sono qui mighaia di ar
tigiani. costretti perd molte 
volte a vivere d'espcdicntt. 

11 problema, lo capisco. e 
politico. La Regianc Sarda 
per esempio ha concessit gli 
assegm familiari, ma tl go
vemo ccntrale li ha bacemti. 
pare per dttetta di legge E 
cosl via per tutti gli altri 
problemi che si ammttcchiano. 
Intanta la categaria va a ro-
toll 

Non e possibilc uno sciope-
ro. nella situuziane dt crisi t-
canomica che esiste E poi, 
quale farzu di cant rat tazto-
ne ha tn Italia I'arttgianato* 

Quelli che emtio emigratt 
in Germanta sono davutt rten-
trarc per le ragioni rtsaptite, 
tarnando ad aggiungcrst a noi 
dtsperati 

Al povera diavolo quale al-
ternativa miiane'' Andare a 
rtthare'' Certo a not tl SIFAR 
soldi non ne da. 

PIETRO ZINCHIRI 
(Alfihero - Sassarl) 

Sui fatti conereti 
r iappare il dogma 

Nan si pud. a into avvtso 
leggere la notizta sui gmrnall 
della nuova encicltca riguar-
dante « la pxllola » scma pro-
tare una qualche reazione 
emotiva tmmediata. tanto gra
ve e tl problema in cssa trat-
tato. Naturalmentc le rcazio-
ni saranno nttmerose e diver
se a seconda del singolo tipo 
di educazione e di « morale ». 
Da parte mia vorrei tunttar-
mi a poche cose, ma tstanta-
nee ed immediate. 

Mi pare amittutto che I'en-
ciclica, per quello che se ne 
conosce. ribadisca ancora una 
volta I'impossibtlita. I'impo-
tenza della Chiesa. ad apnrsi 
verso il mondo. in senso an-
tentico: dt fronte at dramma-
tici problemi del mondo d'og
gi. cssa fa talvolta afferma-
zioni o lancia appelli di ge-
nerica fratellanza. ma quando 
si presenta un problema spe-
cifico, in particolare che ri-
chieda conoscenze psicoloRi-
che e scientifiche, allora ecco 
che ricompare come pretcsa 
di guida al mondo una tcalo-
gia isptrata a principi a daa-
mattci». di medioevalc conce-
zione: ecco che tl Papa e di 
nuovo non piu il fratello dt 
tutti ma «Vinfallibile». In-
vano poi teoloqi vari si affctn-
neranno con linguaggio inter-
pretativo possibtlistico e con 
vert funanboltsmi e contarsio-
ni linguistiche ad interpretare. 
distmguere. scevcrarc. Dtrri 
che e questa m genere lint-
pressione principale peno^is-
sima che si rtcava da tutto 
cio. questa antica e mat do-
ma prcsumionc di essere tjli 
unici dcposilari delta rerita. 
disposti tutt'al piii a tollerare 
«I'crrantc», comunque mil 
I'errore fcioc le idee altrui). 

Nel casa specifico. poi, mi 
sembra che veramente si rag-
giungano addirittura note 
« umaristtche » allorquanda si 
esprimono preoccupazioni ver 
tl fatto che il mondo moder
na possa « considerare la don
na come semplice strumento 
di godimento eaoistico»: to
me se invece il considcrarta 
f rimedia alia cancunisccnza » 
(frase che appare nella stes-
sa formula rcltaiosa del inn-
trimonio) sia chissa quale tie-
licatezza versa la compagna 
della propria vita' 

A parte cid. penso tnoltre 
che sul piano pratico. tale in-
felice encicltca impedtra chis
sa per quanta tempo ancora 
che. in Italia, venga condot-
ta una serta e serena cam-
pngna di istruzione scssinle: 
ed e ovria che tale stato di 
cose si ripercuotera sulle c'ns-
si piii povere e meno istruW. 
Potremo. penso. cost assiste-
re ancora a lunao all'edifimn-
te spettacolo di povere drm-
ne. chissa torse reltpiosnmm-
te felici «nel loro equilibria 
fisico e psicologico » fner usa
re le parole di Paolo VIK ra-
gtri con otto o died <5o'i. ma 
sicuramente extenuate da un 
tale gravoso fardello dt sof-
ferenze cosi poco divine e 
tanto umane. 

Un'ulttma considerazion" ml 
sia consentita- la inopportu-
r.ita veramente sinaotare cVJ-
raopello ai pubblici pnteri, 
atfincht la legge eventuile tn 
materia {gia venttlata in Par-
lamento) tenoa conto delle 
argomentazioni eeelesiastiche 
contenute nell'enctclica- in pa
role povere quasi un nuovo 
€ non eipedil » a politici cat
tolici di permettere. sia pure 
•magari * obtorto colla ». che 
nlcunche di contrario cltn 
Chiesa sia introdotto nella tl-
ta jmbbltca italiana- pronost-
to eke sinnolarmente rammen-
tn la cesvitica (rase di Pio XT. 
di non tare politico * se rrrm 
aunndo In politica tocca I'al-
tare » 

Rirarnyiando per I'eventu-ilc 
osvitalita 

Dott. ANTONIO ZAMPOLLO 
(Parma) 

Verita in 5 punti 
Voclto senrere una verita 

che si arttcola in 5 punti: 
1) Ognuno ha dintto dt mo-

rire col proprio cuore 
2) La vita e la morte non 

ammettono arbitrarie discri-
mtnazioni. 

3) L'eutanasia e reato; I'o-
mtcidto e reato. 

4) La ricerca scientifica de-
re essere incoraggiata, ma la 
corsa at trapianti e l'estbi~ 
zionismo sono da condannare. 

Si Se nella spenmentaztone 
dei medici deve ralere un 
principto di etica, I'ettca na-
zista deve essere ripudiata. 

Dott. VITO GRILLO 
(Catania) 


