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Un grande dirigenle antifascista deve 
essere strappaio alb polizia di Franco 

Liberiamo 
Horacio 

Inguanzo 

LA RIVOE.UZIONE DBMOCRATICA NEL S U D A N 

MOSCA, giugno 
Qualche giorno fa, nella 

commissione incaricaU di 
preparare la confercn^a in-
ternaziooale di Mosca. nui 
tutti , rappresentanti di set-
tanta partiti comunisti, ab-
biamo votato un appello ai 
democratic! del muuuu inie-
ro perche strappino ai fran-
chisti la !<berazioae del com-
pagno Horacio Inguanzo, 
membro del Comitate e*ecu-
tivo del partito spagnolo e 
uno dei dirigenti piu noti 
dei minatori delle Asturie. 
La discussione si era inter-
rotta e il delegato di questo 
partito aveva chiesto im-
prowisamente la parola per 
comunicarci la notizia del-
J'arresto, che era a poena ar-
rivata a Mosca. 

Adesso ho davanti a me 
la sorella di Inguanzo: un 
abito scuro e semplice da 
donna del meridione, un 
volto raccolto e severo di 
madre volitiva, una passio-
ne antifascists che si espri-
me eon naturalezza in ogni 
parola, cosi come pud espri-
merne solo una di quelle 
ter re che al fascismo non 
hanno mai potuto rassegnar-
si. Lei si chiama Libertad. 
E' una voce delle Asturie. 
Quando ci parla del fratello, 
e tut ta una famiglia asturia-
na che si ricompone davan
ti alia nostra mente: la fa
miglia di un poverissimo 
maestro di villaggio, sperdu-
to fra i monti della loro re-
gione mineraria, con un pa
dre abituato ad insegnare 
ai figli degli operai, insieme 
all'alfabeto, le idee della li-
berta e del socialismo, con 
una madre che anche ai tern-

Ei della dittatura di Primo 
e Rivera si rifiutava di met-

tere piede in chiesa, seb-
bene questo solo valesse 
ostracismo e persecuzione 
politica, una madre, del re-
sto, che anche quando i fa-
scisti la piccnieranno per via 
dei figli comunisti, rispon-
dera: «Sono orgogliosa dei 
miei figli; non li amerei piu, 
se fossero diversi >. 

Siamo in un ambiente di 
militanti spagnoli: chi da de-
cenni in esilio, come Liber
tad, chi da tempo impegna-
to nel duro lavoro politico 
della clandestinita, come 
suo fratello. E' l 'ambiente 
appassionato di un partito 
vivo, che trenta anni di op-
pressione totale non hanno 
spezzato, che nella stessa il-
legalita si e sviluppato e 
rinnovato, che ha le sue 
idee, la sua fisionomia, le 
sue posizioni e i suoi dibat-
t i t i : un partito di cui gia 
intanto si puo dire, come di-
ceva di recente il suo Segre-
tario generale, Carrillo, che 
non solo «tornera in Spa-
gna» , ma che «e gia in 
Spagna ». 

Ebbene proprio qui, in 
questo ambiente che e il 
suo, si puo capire chi e In
guanzo. Qui, dai racconti 
della sorella, come da quelli 
dei suoi compagni di lotta, 
anche io che non l'ho cono-
sciuto posso sentire vicino, 
gia quasi familiare, questo 
dirigente di un partito le cui 
vicende sono per tanti versi 
fraternamente intrecciate a 
quelle del nostro. Di qui 
quindi, da cio che scnto rie-
vocare in questo momento 
vorrei che potesse partire 
uno stimolo all'azione di noi 
tutt i per la liberazione di 
Inguanzo. come di tutti gli 
altri militanti antifascist) 1 
che sono nelle prigioni di 
Tranco. 

Ricordi 
Cio che apprendo dalla 

•orella risale piuttosto alia 
lontana infanzia di Horacio 
Inguanzo, Lui adesso ha cin-
quantotto anni, lei piu di 
einquanta, rispettivamente 
primogenito e terzogenita di 
una famiglia in cui vi furono 
ben quattordici figli. di cui 
•0I0 dieci arriveranno a cre-
acerc. Poi due furono uccisi 
nella guerra civile, gli altri 
sono oggi sparsi per il mon-
do, Assassinato dai faseisti 
fu pure il padre. Era stato 
arrestato e rinchiuso in pri-
gione a Oviedo: poi una not-
te lo vennero a prendere, 
insieme ad altri carcerati, 
It caricarono tutti su un ca
mion, li portarono in mezzo 
alle montagne e di li li 
scaraventarono uno ad uno 
giu per un dirupo. 

Un maestro di scuola in un 
villaggio montano delle 
Asturie, ai piedi del Picco 
d'Europa, viveva in Spagna 
non meglio di un opera io 0 
ui un Ci'litduiiio. I suoi figii 
erano come i figli degli ope
rai e dei contadini. II piccolo 
Inguanzo aveva meno di die-
ei anni, quando gia doveva 
seendere in stalls a mun-
gere la vacoa. A undici anni 
doveva guadagnarsi la vita, 
•emplice garzone in un al-
bergo di Oviedo. Eppure, 
t tera una vocazione pedago-
flea in queeta famiglia di 

forti e hberi uomini delle 
Asturie, perch* anche in 
quelle condizioni Inguanzo 
riujci a studiare di sera per 
diventare insegnante. Al-
trettanto hanno fatto i suoi 
fratelli e le sue sorelle. An-
cora piii tardi, nei lunghi 
period; di detenzione. In
guanzo ha fatto da maestro 
agli altri detenuti: maestro 
politico per tanti aspetti con 
i suoi compagni di lotta, sem-
plice maestro elementare 
per tutti al l ' intemo delle 
prigioni. 

Nella sua vita di combat-
tente Inguanzo ha gia pas-
sato ben diciassette anni nel
le carceri franchiste. Quan
do si arriva ad evocare que-
sti momenti della sua bat-
taglia politica, i ricordi del
la sorella, che e da piii di 
trenta anni in esilio, si in-
treeciano con quelli dei com
pagni di lotta. C'e chi rac-
conta come Inguanzo, giova-
ne ufficiale d'artiglieria nel-
l'esercito repubblicano. com-
battesse quando avanzava su 
Oviedo, dove sapeva che il 
padre era gia imprigionato, 
durante una controffensiva 
destinata a libera re la cit-
ta, ma purtroppo esauritasi 
senza eonseguire il suo obiet-
tivo. Ma subito la sorella Li
bertad ricorda come all'ini-
zio della guerra civile, pri
ma ancora di farsi soldato, 
Inguanzo si fosse preoccu-
pato di mettere in salvo tut
ti i bambini a lui affidati in 
in un orfanotrofio di figli di 
minatori periti sul lavoro. 

Clandestinita 
Inguanzo fu catturato una 

prima volta nel '37, con un 
fratello e una sorella, e con-
dannato a morte: in un pe-
riodo in cui ogni sera veni-
vano chiamate intere liste di 
prigionieri per essere por-
tati alia fucilazione. Egli 
riusci a sfuggire all'esecu-
zione solo grazie al suo san-
gue freddo. Poi la sua con-
danna fu commutata e nel 
'43, quando in guerra gia 
si disegnava la disfatta del 
fascismo e Franco doveva 
cominciare a prendcre le 
sue distanze da Hitler, In
guanzo pote usufruire di un 
indulto e uscire dalla pri-
gione. Ma fu nuovamente 
arrestato nel '46 e rimase 
ancora in carcere fino al 
1953. Eppure non ha mai 
interrotto la sua milizia po
litica fra i lavoratori delle 
Asturie, di cui e diventato 
uno dei capi piu segtiiti e 
rispettati . Fu nel "57 che si 
ebbero fra i minatori della 
regione i primi scioperi, do-
po un lungo periodo di de-
pressione e di scoramento 
del movimento operaio. Era 
la riprcsa della lotta. Poi 
nel '63 vi furono, sempre 
nelle Asturie, i grandi scio
peri che segnarono I'inizio 
di una fase qualitativamente 
nuova nella crisi del fran-
chismo e nella lotta di clas-
le in Spagna. Fu allora che 
Inguanzo venne nuovamente 
condannato da un tribunale 
franchista — ma questa 
volta in contumacia — a 
venti anni di reclusione. 

Si potrebbero raocontare 
a questo punto molti epi-
sodi delia lunga azione che 
ha portato alia rinascita di 
un forte movimento operaio 
nelle Asturie e che ha spes-
so avnto Inguanzo come pro-
tagonista: sono gli episodi 
di una dura, difficile, pro-
lungata battaglia clandesti-
na, con tutte le sue peripe-
zie, le sue avventure, i suoi 
quotidiani eroi.>mi, perche 
il franchismo ha sempre 
odiato le Asturie. non ha 
mai perdonato ai suoi lavo
ratori il loro spirito indo-
mito e ha tenuto la loro 
terra in uno stato di occu-
pazione militare quasi per-
manente. Ma non e oppor
tune raccontarli adesso, fin-
che la battaglia e in corso 
e la polizia di Franco con-
tinua ad agire, sia pure fra 
le contraddizioni di un re
gime che si sfalda. Tutti 
saranno raccontati un gior-
no. Oggi vi e qualcosa di 
molto piii urgente da fare. 
Inguanzo deve essere strap-
pato ai poliziotti franchisti, 
deve tornare libero: quando 
diciamo questo affermiamo 
qualcosa che puo essere ot-
tenuto dagli antifascist! spa-
gnoli e dagli antifascjsti di 
tutto il mondo, purche la 
loro preSsSione si faccia sen-
tire con l'energia necessaria. 

Non c'e un democratico 
che possa restare indiffe-
rente a questa richiesta. Vi 
sono temi e mompnti de'.la 
lotta politica che non tolle-
rano la passivita. Inguanzo 
e un simbolo della grande 
battaglia democratica e so
cial ista che noi comunisti 
conduciamo nel mondo: e 
una battaglia che intanto de
ve definitivamente disperde-
re anche suUa Spagna la 
lunga notte del franchismo 

Giusepp* Boffa 

VinORIA FACILE A KHARTUM 
ora si tratta di consolidarla 

Due obiettivi immediati: conquistare le campagne sconfiggendo il tribalismo e il settarismo religioso; 
prepararsi adeguatamente agli inevitabili contrattacehi che la reazione scatenera 

\ due anni dall'aggressione israeliana 

GERUSALEMME, 5. 
Dimostrazioni, sckip*ri, eolpl di mano 

dei QUtrrifllieri palestiMsi, hanno c»-
ratterizzato la giornata • G*rusal«nm« 
e in var i* altr* zone occupate dagli 
israeliani nel secondo anniversario del
ia aggreuiono israeliana ai paesi arabi. 

La parte araba di Gerusalemme e 
rimatta praticamenle paralizzata da 
uno ccioporo IndcHo dalle organizzazio-
nl dl resistena. I «egozi sono rimasti 
chluai, m«ntr« t tr«sportl hanno fun-
zionato a scartamento ridotto per turta 
la giornata. Quattro civili arabi e un 
soldato Israel iano sono rimasti feriti da 

una bomba lanciata nella cltta vecchia 
di Gerusalemme. 

Subito dopo I'attentato la polizia israe
liana e intervenuta in forze caricando 
i passanti e infierendo soprattutto con-
tro gruppi di giovani e di bambini arabi 
che stavano portando fiori al monu-
mento eretto in memoria dei soldatl 
giordani morti durante la guerra del sei 
giorni. I giovani dimostranti si sono 
ritiratl attraverso la porta di Erode, 
lanciando I florl In corsa. I fiorl sono 
stati raccolti dagli agent! Itraelianl che 
li hanno caricatl sul loro aulomezzi. 

Anche a Gaza I negozianti hanno *f-

fettuato una serrata di protesta, mentre 
nella zona vengono segnalati col pi di 
mano del guerriglieri palestinesi. Tre 
soldati israelianl sono rimasti uccisi in 
una imboscata tesa ad una jeep, nel
la fascia di Gaza. Sempre nella fascia 
di Gaza 1 guerriglieri hanno fatto sal-
tare alcune chi use del canali di scolo 
e un tratto della ferrovia che un tem
po collegava Gaza all'EglHo. In tutte 
le zone arabe occupate le scuole sono 
rimaste praticamente chiuse data la scar-
sissima frequenza degli alunni. NVII.i tc 
lefoto: soldati israeliani attorno allc 
mura di Gerusalemme. 

/ GIOVANI DI LONDRA 
Gli atteggiamenti, i vestiti, i capelli che hanno portato una nota di disturbo nella vita dei ben-
pensanti, facendo parlare persino di «rivolta culturale », sono ormai un dato del costume bri-
tannico: il «ribelle>» e diventato una merce che si vende bene, e la droga, il sesso, le mode 
sconvolgenti sono facilmente sopportati da una societa che ha soprattutto «paura delle idee» 

Oal nostro corritpondente 
LONDRA, giuerio 

Gli atteggiamenti, i vestm, 
1 capelli: chi non sa che l'ir-
riverente nota di disturbo alle 
abicudmi del benpensante, og
gi diffusa nel mondo occiden-
tale, ha avuto origine nella 
tradizionale Inghilterra? La 
sua provocazione epidermi-
ca, la societa di ieri l'ha, per 
la prima volta, subita in que
sto paese negli ultimi dieci 
anni, attraverso il modo di 
pensare, le fogge del vestire, 
la maniera eterodossa di ac-
conciarsi della gioventii « mo-
derna ». Dal movimento degli 
«arrabbiaii », nella seconds 
mefa del '50, alia corrente de
gli « hippies », una ondata iro-
noelasta ha seguito l'alrra, ab-
battendo la vecchia moda e 
instauraixlone una nuova. I 
giovani sono oggi l'elernento 
di mafrgiore immediatezza vi-
siva nel panorama umano di 
Londra. Pa spicco il numero 
e la spregiudicatezTa del com-
portamento. La loro indipen-
denza, si sarebbe portati a 
credere, e completa. Lo spa-
zio m cui si muovono in pub-
bhen e in pnvato, sembrereb-
be illimitato. Ci sono « caves », 
clubs e balere dove, parafra-
sando uno slogan famoso, « e 
proibito proibire ». 

11 fenomeno ha fatto paila-
re spesso cli « rivolta cultura
le ». Che cosa l'ha prodotto , 
piuttosto, come si e insento 
nell'ordint' preesistente? Dopo 
lo choc miziale, la reazione 
soandalizrata si P arquie'ata. 
Non e per usare uno schema 
d< cornodo nlevare che merra-
to dei consumi da un lato 
e spettacolo trattenimento dal-
l'altro (1 due strumenti opera-
tivl di maxsa del rapiCalismo 
contemporanpo) hanno mcon-
trato un iiniiovaio incentivo 
ad estendere ulteriormente la 
loro rete di mtegrazione. Ad 
ogni Hvello. in tutta la gam
ma dei colorl romantici e ere-
puscolarl, il « nbelle » e una 
merce che si vende bene. 

A qurnto punto. la doman-
da pertinent* riguarda la strut-
fura e i movimenti delU cul-
tura nel suo compleeso: ta sua 
organizzazione su scala nazio-
nale, la stahilita degM schemi 
entro cui ha sempre agito, e 

l'efficacia dei ripieghi di cir-
costanza la dove una egemo-
nia di fatto appare improwi. 
samente minacciata dail'a ina-
spettato». In Inghilterra, un 
oerto processo di razionallzza-
zione culturale ha avuto awio 
assai per tempo, Le conse-
guenze sono tuttora presenfi. 
L'« Ordme » imposto il secolo 
scorso dail'a wento dell'era in
dus t r i a l ha nel pragmatismo 
la sua luce-guida e fa pemo 
sul la specializzazione. La ri-
pjirtizione delle singole disci
pline e lmprerisa. La ncerca 
e ngidamente incanalata in 
aree s pen! irhe. La divisio 
ne del lavoro culturale e ra-
dirata: ha alle sue spalle una 
e^perienza di decenni. Da sem
pre e stato cosl. II sistema 
deve assicurare 11 massimo 
rendimento. Ecco dunque che 
lo studio perde la sua globa-
lita. 

La parcelhzzazione delle sin-
gole manifestazioni cultural! 
tiene meno al provinciahsmo. 
La rondizione stessa di isola-
mento di cm soffre e contro 
cui combatte 1'intellettuale piu 
awertito, in questo paese, ne 
e la spia. L'Inghilterra e una 
regola a se — si vuol npetere 
— e diversa da) resto. Ma, co
me sintomo di un disaglo dif
fuse la decade appena tra-
scorsa non a caso e stata con-
trassejrnata nelle riviste e nel 
giornali dalla costante denun-
cia della cronioa tara della 
« insularity ». 

Se la misura della stahilita 
di un regime e data dai con 
senso ohe riesce a raocogliere 
atiorno alia sua ideolORia, i'ln-
frhilterra offre l'esempio della 
re«istenza e della duttilita d< 
una ttpica eredita domestica 
e, al tempo stesso, la misu 
ra intera del limite e della 
fragiltta di esse in que-lla «pau-
ra d«»ne idee «• che Vestabli-
shment tradisce a ogni pie' s<>-
spinto. L'lmmunizzazione con
tro il pensiero nvoluzionario 
e stata ed e perseguita eon 
cura II marxismo — per la 
stamps a grande tiratura — 
sarebbe «una dottrina supe-
rata ». I rotocaJchi (e non so
lo quest!) mettono un accen-
to ossesaivo su droga, aeaao, 
costumi e moda « sconvolgen
ti » come la novita su cui ee*u-
rtre la d:scussione: «societa 
tollerant«» e liberta nel rt-

spetto delle tradizionl. 
In tempi piu recenti e stato 

mento di un ceto mtelletttia-
le di fornia^iono marxista lo 
avere posto .sul tappelo il pro-
blema della rinascita cultura
le, identu"icando e misurando 
l'ostacolo reale all'apertura di 
una prospettiva liberatrice nel 
nstajmo prevalente. Questo e 
l'lmpegno (he si assumono 1 
gruppi della nuova sinistra, 
quando si ponRono il compi-
to di nesaminare le idee del
la cradizume na/ionale, di por-
tare sino in fondo l'analisi 
stnitturale di essa, di nallac-
riare il filo T<Y*-.O di una logi-
ca che ahliatta !c antirhe divi 
sioni. IJI pubblicistica social-
democrat ica ha sempre ama-
to parlare di « due culture », 
sottohneare il divario fra quel-
la umamstica e quella soienti 
fica con I'linplirtt* promessa 
di WLI.SOOI di saldare 1 due 
momenti nelle «nuove fron-
tiere» della Gran Bretagna 
del domani Ma la frattura rea
le e un'alTa. Da seooli e stata 
imposta come stacco fra il 
« noi » .solidanstico delle « olaa-
si subalterne » c il t loro » de-
feren/.iale che era dovuto alle 
« rlfis.si dinKcnti H da parte di 
chi si .sarehtx* voluto costrin-
gere perennemente a guar da re 
dai basso in alto nell'ambito 
dei rapport 1 di [orza esistenti. 

La stona lnslese e testtmo-
nian7a viva dell'esistenza di 
questa paratia stagna fra il 
ti noi » e il « loro », un muro 
di protP7ion*> a rui era affida 
ro lo sviluppo separate e au-
tonomo di strati social! diver-
si. E' di qui che pa.isa la di-
visione rh classe II laburismo 
anrhe in questo. ha cercato 
di aggirare il nodo fondamen 
tale della quest lone traaferen-
do l'attenzione sull'aspetto tec-
niw> fun7ionale dl essa. A un 
livelto aJmluKo di funzionalita. 
per tornare ai l'esempio da cui 
abbiamo preso le mosse, si 
era dappnma cercato di man-
tenere la rivolta contempora-
nea dei giovani come evoluzlo-
ne di una speciale «subcul-
tura ». E il teotaMvo — come 
si e detto — e in parte riu-
scito grazie al mercato e gra
zie alio spettacolo che adeaao 
dilaga per le strade. 

Ma quale eco pud ancora 
sascjtaro nell'immaglnazione 
ftovantle lappeUo wilaonMno 

alia conqulsta degli ortzzonti 
recnologici? Nessuno. K' stato 
dimenticato, r-fnn«' tante alt re 
cose di quesUi gestione labu-
nsta, sempre piu gngia, sem
pre piu stanca, che ha fatto 
ripiombare il paese nella ca
denza del giorno per giomo. 

Si e gia detto altra volta co-
me e quanto 1 giovani nnpe-
gnafi, le avanmiardie miliUin-
ti, le punte av.in/-ate del mon
do del lavoro lottino per su 
perare t cfrnipartimenti lstitu-
atonal, /zati, per rompere la 
cortina del siIf'n/Ki tessuta dal
la cul'ura ufficiale, su ctn si 
api>o^t,';a l.i (onscrva/iono, per 
nsrattare infine ia disillusio 
ne e 1'ajxttu cresciute nel 
(lUadnerinio labunsta. L'obiet-
tivo v formidahile IJ* st'rada 
c lunga e ditfirile L'entita del 
falluncnto i.'.bunsta i> data — 
piu di o '̂ni altra cosa — dai-
la sua raduta verticale sul 
terri-no delle idee, dai suo di-
stacc-d (Klu»rnc) (iina vera e 
propria assen/a) dai punti vi-
vi del dibattito nazionale sul 
socialismo B' su questo spa-
/,io lasciat(j vacante da cht 
non ha potuto ne saputo occu-
parlo e farlo fnifiarc creati-
vamente, che devono esercl-
tarsi le energie intellettuali di 
chi vuole dawero un cambia-
mento, comineiando a studia
re piu da vmno la natura del 
capitalismo inglese e del suo 
passato impcnalista, demist 1-
ficando la fisionomia della so
cieta rostituita, anali/zando 1 
rappon'i di potere, le relazlo-
m e la lun/mne delln Stato, 
deU'eitahlnhnwiU, del gover-
no e del ceto jx>litico che si 
avwenda in esso La chiusura 
delle menu nella conformita 
di un paradigma secolare di 
obbedienza appena attenuate 
dai gradualismo riformista 
non e confmata solo nella mi-
noranza rhp resi«tp perche tut-
to nmanga sempre 10 stesso. 
Passa anche in mezzo alle for
ze che sono artefici potenziali 
del mutamenro e del nsveglio 
in mezzo a quelle che fin da 
oggi chiedono u riscatto po-
htico-oulturale che l'tnghilter-
ra attende per il suo domani. 

An ton io Bronda 

GU articoli precedent! sono 
atati pubblicati il 27 e 31 mag-
gio, e 11 3 giugno. 

A Bologna promosso da « Rinascita » e da aJtre riviste 

Vivace dibattito sulla 
Resistenza palestinese 

BOLOGNA. 5. 
Promossa dalle riviste •Rina

scita t. j Mondo N'uovo * e < Set-
te giorni », nel se<ondo anni-
\pri,ario deiraggressioiie israe 
liana, si e svolta a Holo^na una 
tavola rotonda sulla <cn=;i del 
Medio Onente e le sue prospet-
tuo». II dibattito e stato intro-
doiio da I.uca Pavolini. Gian-
giacomo Lattanzi e Antonio Mi-
tuutti. 

II direttore di «Rinascita » 
dopo avere lllustrato il dramma 
del popoln palestinese. ha drtto 
che Ia questione di fondo non 

e quella di una spaccatura fra 
ohrei e non ebrei. ma fra re 
nressione c dintto. fra reazio
ne e procresso. Tra lmperiah-
smo e antimpenahsmo. 

Nel dibattito sono intervenuti 
numerosi dei prescnti. E' stato 
riociso di riprendcre l'miziativa 
per approfondire 1 problemi sol-
levati. Intanto. sempre a Bolo-
cna in piazza Macgiore. un 
cruppo di giovani italiani e ara 
hi ha indetto per oegi e domani 
fi giugno uno sciopero della 
fame in segno di solidarieti col 
popolo palestinese. 

Dal Bottro u m t o 
KHARTUM, 5 

La rivoluzione democratica Sudanese, che ha vioto con facilita a Khartum a 
nelle altre citta, ha ora di froute a se due obbiettivi immediati: conquistare le 
campagne dell'immenso paese e prepararsi adeguatamente agli inevitabili con
trattacehi che la reazione scatenera. Conquistare le campagne significa innanzi-
tutto assestare colpi mortali al tribalismo e al settarismo religioso anum* p>unti stvondo 
l'unanime nconoscimento non soln dei surian«>i ma anche di studiosi e di osiervatori ^tranien. 
In questo complesso quadro si inserisce il fatto che l'atteggiamento dei capi delle *ette reh 
giost- non e omogeneo. Per esempio. Osman El Merghani, leader della poderosa setta Khat 
miya. ispiratnee del partito 
pro panarabo e pro-cgiziano. 
ma tutt'altro che progressi-
sta. si e schkrato con rilut-
tan/a dalla parte della ri
voluzione. Sarebbe quindi 
ingenuo credere alia assoluta 
smcerita della sua tardiva 
C(Mi\crsione. Saddck El Mahdi 
e suo zio Al Hadi Al Imam, 
capi della grande setta maha-
dista Al Ansar. si sono nasco-
sti e tacciono. E il loro e un 
silenzio minaccioso. Avvici-
nati da emissari del nuovo go-
verno Sudanese essi hanno 
posto drastichc condizioni per 
giungerp ad un eventuale ac-
cordo. La risposta governati-
\ a e stata naturalmente nega-
tiva, ma I'episodio significa 
the la reazione ostcnta anco
ra una inquietante arroganza. 

Vi sono altri due episodi che 

lo dimostrano. II primo e la 
falsa notizia dcll'arresto del 
segretano d<'l partito comu 
nista sudiinese Alxlcl Khal^k 
Mahgiub. the b stata pubbli-
cata dai londinese Obserter. 
Da chi sia stata soffiata la 
falsa notizia al giornalista Co
lin Legum e ovvio: da coloro 
clie mordono il freno. che 
sperano nella divisinne delle 
forze rivohizionarie e sogna-
no i comunisti in pritfione. 

TI sorondn episodio 6 la H-
licra/ione di otto ev ministri 
avM'tuita il primo giugno. K' 
stato. questo. il pnmo serio 
niotivo di drammatico contra
lto in seno alia leadership 
rivnluzionaria Ma il giorno 
successivo, do[x> la gmndiosa 
manifesta7ione popolare e na 
/ion.ile. con mi^ltc rorcardr e 
handiere rosse, gli otto ex mi
nistri sono stati arrestati di 
nuovo. con estrema rapidity. 

Sul piano militare vi r da 
segnalare che i guerrieri del 
la setta * Al Ansar » installati 
>ulla penisola di flezira -\ba 
su) N1I0. sono stretti d'assp 
dio dalle truppe e vengimo 
conliiuiamente sorvegliali dai 
I'aviazioiip che c pronta a 
liombardarli in raso si metta-
no in moto Per questa ra-
gione i guerrieri non osano 
marciare su Khartum Ma 
tutte lo sette e le tnbu. gia 
largamente annate, possono 
ruevcre me/zi brlliri ancora 
piu moderni ed rfficaci attra 
verso le frontier? degli Stati 
rcazionari. II costituirsi di nl-
lean/e fra la reazione isla 
micii c la ribellione nel slid 
— provocata sia da roali in-
negabili ingiustizie. sia dagli 
intrighi del colonialismo — 
non e soltanto possibile ma 
probabile. Kd e acrertato che 
in piu di una capitale afn 
cana. per non parlare di Wa
shington. Londra e Bonn, si 
sta lavorando alacremente 
per far fallire la rivohr/iom-
La nosta in gioco e infatti di 
primaria importanza poiche il 
Sudan o il pacse-chiave che 
fa da ponte fra il mondo ara 
bo e l'Africa ncra 

FA en quindi porM p< r la ri 
volu/ionc i! problema che 
molti considcrano al primo 
postn: armare i lavoratori ri-
volu/ionnri e form-ire una mi 
li/ia prolotaria e stiidentcsca 
alio sc<»po di «!ostcnrr<.' 1'eser-
cito di m<'sticri> (ontro l.i rea
zione. Sc ne discute animata-
mente c sembra che il govrr-
tv> sia onentato a costituire 
questa forza popularc. Per 
apprezzare pienamente I'estre-
ma delicatezza della situazm-
n<* oeeorre sapcre che la ri-
volu/ionc e stata effettuata 
anche pc r prevenirc un « col 
po » reazionario preparatn da 
Saddck Kl Mahdi. data la 
generale disistima verso il 
vecchio regime corrottissimo 
e incapace 

Non tutti sono d'accordo sul
la realc maturita della situa-
zione dai punto di v ista poll 
tico al momento della rivolu
zione. Giafar Nomeiri ha vo-
Into affreltare i tempi, sia 
per la sua personale irruen/a, 
sia perche le condizioni teem-
co militari erano favorevoli. 
Infatti la rivoluz.iono e scat-
tata nel momento in cui nu 
merosi gcnerali reazionari si 
trovavano aU'estero, mentre 
300 giovani ufficiali naziona-
listi erano convenuti a Khar
tum por gli esami e i para-
cadutisti, notoriamente rivolu-
zionari, erano impegnati in 
manovre presso Ondurman. 
Insomma Nomeiri ha agito in 
base al noto principio: innan-
zitutto conquistare il potere, 
poi si vedra. 
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