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Scritti di Pia Carena 

in \m Quaderno del «Ponte» 

L'itinerario 
diuna 

generazione 
La religiositi rollandiana e la scelta gramscia-
na della classe operaia e del suo partito nella 
Torino delle irandi lotte e dell'«Ordine Nuovo* 

PAG. 3 / c o m m e n t ! a t tual i ta 

Pia Carena Leonetti mori 
un anno fa, il 9 ottobre 1968. 
Dedicato a lei, esce ora un 
Quaderno del « Ponte », edi-
to dalla Nuova Italia, a cura 
di Cesare Pjllon: scritti ine-
diti si alternano a testimo-
nianze, a ricordi a rievoca-
zioni. La lettura su£cita una 
doppia immagine: quella di 
una donna che anche noi ab-
biamo conosciuto negli ulti-
mi anni della sua vita, quan-
do il cuore ammalato le con-
sentiva solo brevi passeggia-
te al braceio del man to, Al
fonso Leonetti, e quella di 
una parte della societa in-
fellettuale italiana che. giun-
4a sullo scrimine degli anni 
tra il dieci e il venti, dovette 
fare la sua scelta nel cuore 
•tesso della propria civilta. 

Gli scritti inediti di que
sto Quaderno ci danno una 
immagine precisa della don
na e una netta motivazione 
della sua scelta. Sicche, al 
di la di un volto e di una 
persona ehe amici e compa-
gni tratteggiano nelle loro 
inemorie, piu vivo e neces-
sario ci sembra quanto vi e 
di emblematico in una vita 
che rivela gli slanci e le pas
sion!, le delusioni e i ripie-
gamenti di una societa e di 
una generazione che prima 
di volgersi alia classe ope
raia e al suo partito aveva 
riconosciuto un fratello in 
Jean-Christophe di Romain 
Holland. Vien fatto di pen-
sare che c'e ancora una par
te della borghesia jntellettua-
le italiana, la parte miglio-
re, quella che seppe sceglie-
re contro il nazionalismo e 
il fascismo, che aspetta uno 
etorico tutto per se: a Tori
no, per esempio, o a Firenze 
o a Trieste. Oggi, se ripen-
siamo agli uomini che poi 
si volsero alia classe ope
raia e al suo partito, se U 
ripensiamo nel roomento che 
precedette la loro scelta, non 
ci e difficile accomunarli a 
quei • vociani » def initi poi 
moralisti, che opposero una 
loro religione deli'umano, 
matrice di generose utopie 
come poi si vide, alia reli
gione della violenza profes-
sata e praticata anche que
sta in nome dell'umanita e 
del suo destino. Da questa 
angolazione rollandiana e 
« vociana », gli scritti di Pia 
Carena appaiono come una 
tessera necessaria dello 
scomposto mosaico di una 
storia ancora da scrivere. 

Che Pia Carena abbia sa-
puto scegliere quando fu sul
lo scrimine di quegli anni, 
non v'e dubbio. L'incontro 
con Antonio GTamsci, di cui 
fu gentile e intelligente com-
pagna e collaboratrice nella 
Torino dolle lotte operaie e 
dell'Ordine Nuovo, agi come 
catalizzatore: una donna sen-
sibile e attenta come lei, nel 
1916, quando le madri si ag-
grappavano ai morsi dei ca-
valli per impedire che i ra-
gazzi fossero mandati a mo
ri re in guerra, aveva gia 
compiuto la prima parte del 
euo itinerario e gia faceva 
la sua scelta. Era chiaro in 
dei che il cammino comin-
ciato sul finire del secolo 
verso orizzonti non solo eu-
ropei, non solo nuovi e di
verse secondo un'equivoca 
formula piccolo borghese, ma 
rivoluzionari, dopo la caduta 
dolle illusjoni risorgimentali, 
doveva approdare alia scelta 
gramsciana: aprirsi alia clas
se operaia e al suo partito, 
pena il ritorno all'ordine 
borghese in cui riflul una 
parte di quella societa e di 
quella generazione intellet-
tuale. La vera essenza della 
porsonalita di Pia Carena 
dev'essere cercata proprio 
nolle pagine in cui si fanno 

II centenario 
di Lenin 

LA SEZIONE SCUOLE 
DI PARTITO, In collabora
tion* con la SEZIONE CUL-
TURALE, ha Indttto, prat-
to I'lttituto dl Studi Co
munisti doll* Prattocchl*, 
un seminar!* su alcunl 
««p«tti fondam*nl»ll d*| 
p«n»i*ro dl Lonln. 

II Mminarlo si tvolgera 
second* II seguente celen-
darlo • programme: 

20-21 ottobr*: « II Parti
te •, relator* A. Natta; 
22-21 ottobr*: • L'lmperla-
llsmo », relator* A. Peten-
H; 13-14 novembre: c Pro
blem! deU'egcmonia * dol
le Statot, r*l*tor* l_ Grwp-
pi; 1S-H novtmbr*: • Lo
nln • ('International**, re
lator* I . Regionlerl. 

Le FederatlonI « I C*-
mltati regional I interessatl 
tone pregatl dl aagnalar* 
al piu presto i nominally) 
•Ul p*rt*cieanH. 

piu trasparenti l cenni a que
sta scelta. Ku Gramsci ad 
aprire la strada « prima ver
so la classe operaia poi ver
so il suo partito», e per 
quanti seppero mtendere. 
l'itinerario da seguire fu 
chiaro. Piii che i fatti, par-
lano in queste pagine i dis-
sidi interiori che poi si com-
pongono nella lotta: lo slan-
cio € vociano», la vertica-
lita sentimentale di Romain 
Rolland, il gusto romantico 
della riscoperta di antiche 
civilta — la precolombiana, 
l'egizia — e il bisogno di 
stampo positivistico di ordi-
narne i reperti confluiscono 
nella lotta operaia e nella 
battaglia antifascists. Pia 
Carena dovra prendere la via 
deU'esilio e della lotta clan-
destina. Tomera in Italia 
dopo trent'anni e morira a 
Roma. 

Per noi, facili giudici ve-
nuti dopo, la scelta di una 
parte di quella generazione 
pud apparire molto sempli-
ce: in realta, dietro, c'e il 
dram ma di una generazione 
intellettuale che per la pri
ma volta nella storia del 
mondo si trova davanti il 
fenomeno del fascismo. Una 
scelta di liberta, come si vi
de, non basto: era necessa
ria una scelta di classe. Fu 
una scelta difficile, che solo 
gli uomini raccolti intorno 
a Gramsci seppero fare con 
perfetta cognizione, lascian-
dosi alle spalle una cultura 
che li aveva cullati e nutri-
ti, e illusi anche, e affron-
tando un awenire lontano 
le mille miglia dalle pre-
visioni e dalle prefigurazio-
ni. Le pagine inedite di Pia 
Carena sono dunque emble-
matiche. Vi sono i segni di 
un itinerario e di una scel
ta. Le cadenze rollandiane e 
gramsciane, in quanti le sap-
piano percopire, hanno riso-
nanze profonde: ci portano 
l'eco di un tempo oramai 
lontano ma non per questo 
meno fecondo, oggi, d'inse-
gnamenti, 

Ottavio Cecchi 

Viaggio in un paese dal passato drammatico 
dal presente oscuro e dal tuturo incerto 

La terra rossa 
del Madagascar 

La ferribile «pacificazione»diretta dal democristiano De Chevigne semino i l paese di morti 
il cui numero e ancora misterioso: 90 mila, o addirittura i l doppio? - Un crogiuolo di diffe
rent! civilta afro-asiatiche - Incontro con un giovane psichiatra Haliano venulo a studiare 
«Tio malgascio» dopo la devasfazione inferta aH'uomo dalla dominazione coloniale 

l_fl «nil»rrM CAnrAtflw tllll CinA Lm P*'inw Immaglnl di una iguerra wgre-

che I pares * git uomini dolle «Legion* straniera» franeese sono di nuovo all'opera nel 
cuore de!l'Africa per soffocar* le rivolta che dllaga nel Clad contro II regime di Tombal-
bay*. II Clad grand* come due volte e mono la Francla, con S milieni e ertoceotomHe abl-
tantl, con un territorlo coltlvato solo per II 6 per cento e dilanleto d« una rivolte che vede 
unit! contro II regime feudale dl Tombalbeyo I nomadl del nerd, I contadini mlsereblll del 
centro e gli uomini delle tribu Sere deli'est. Per far fronte alia rlbellione II presidente 
ha fatto appello all* Francla che non ha esitato ad Inviare I suol paras e i suoi legionari . „ „„, .... _..._ — 
a rlpetere le gesta di sempre dl quest! feroci strumenti della dominazione coloniale. Nella va di molto i quattro milio- J XVIll secolo, I'ungherese Be

nt di abitanti. nyowski /u innalzato a re, foto: un legionerio franeese al • levoro • 

Nostra senrixio 
TANANARIVE, ottnbre. 

Son e soUetico alia gola 
del turista il manifesto o/-
fisso alle mura dell'aeroporto 
di Tananarive: \isitate il Ma
dagascar. 1'isola rossa. La 
terra di questo paese, grande 
poco meno due volte Vltalha. 
e rossa, d'un rosso caldo, lu-
minoso. forse come la terra 
degli Ordos, tra i grini dim-
pi di loess, deseritta da Teil-
hard de Chardm nelle sue 
lettere dalla Vina. Non e 
dunque esercitazione retorica 
— lo sguardo al colore delle 
colline che fanno corona alle 
risaie lungo la strada tra 
I'aeropario e la capitate — 
pensare ad un altro rosso, ai 
Jiumi di sanpue che vent'an
ni fa mzupparono il Madaga
scar. 

In Europe galoppava la 
guerra fredda e i comunisti 
a Parigi erano stati cacciati 
dal governo da qualche set-
timana, quando le truppe 
francesi diedero initio, im-
prowiso e selvaggio, alia 
< pacificizione » del Madaga
scar. Dopo la vittoria della 
coalizione antifascista. cui 
avevano partecipato anche % 
malgasci, i deputati del Mo-
vimento Democratico per il 
rinnovamento del Madagascar 
erano andati alia prima e al
ia seconda Assemblea costi-
tuente franeese, sostenuti dal 
90% dealt elettori, a rivendi-
care la prome&sa indipenden-
to, Sopravvenne invece la 
* pacificazione». La diresse 
il democristiano De Chevigne, 
e durd due anni. Nel suo cor* 
so, secondo le statistiche fran
cesi, gli uccisi furono novan-
tamila (cifra da moltiplicare 
almeno per due, dicono a Ta
nanarive voci non sospette 
di ponialUa) mantr* le ese-
cuzioni capitali e le deporta-
zioni continuarono fino al 
1954. A quei tempi la popola-
zione malgascia non supera-

11 massacro co^ttt'i'i lo sbne-
co della vicenda uuziata nel
la seconda metd del secolo 
scorso, con la penetrazione 
franeese via via piu mas^ic-
cia fino alia guerra del 1895 
che segno I'annessione del-
Visola all'impero della Fran-
cia. con la distruzione del re
gno malgascio. Questo era 
sorto dall'impulso della mo
norchia Jmerina che dalla 
fine del Will secolo aveva 
cominciato la fondazione del
lo Stato nazionale. sottomet-
tendo i piccoli regni tribali 
nei quali si suddividevano i 
gruppi etnici di origini e ci
vilta profondamente diverse, 
sbarcati nell'isola lungo rot-
te e per motivazioni avvolte 
nell'ancora tmpenetrato mi-
stero di tempi lontanissimi. 

Migrazioni 
dalFAsia 

II ceppo fondamentale del
la popolitzione malgascia e di 
origine malesio-polinesiana. 
Come giunsero le migrazioni 
dal sud est asialico? \ja ri-
sposta e affidata a congettu-
re. Sta di fatto che dopo i 
giavanesi arnvarono gli ara-
bi con il loro alfabeto e la 
scienza meteorological poi gli 
indiani e, in tempi piu re-
centi, t cinesi la cui immigra-
zione — come quella Indiana 
— ancora continua, natural-
mente daU'isola di Formosa. 

Col XVI secolo, navigatori 
e pirati porioghesi, olandesi, 
francesi e inglesi comincia-
rono il popolamento delle co-
ste malgasce di schiavi mo-
zambicani, mentre nei rtllaa-
gi dell'interno introdussero il 
cristianesimo, Valfabeto lati
no a la ribalda ferocia delle 
loro scorrerie. Un italiano, 
Caraccioli, fondd Libertalia, 
effimero regno dell'Utopia. 
Vn altro avventuriero del 

Piccolo dizionario economico 

Le parole difficili della crisi monetaria 
Ogni giorno la cronaca presenta termin i astrusi : cerchiamo d i spiegare che cosa significano e che cosa nascondono 

Gli strumenti finanziari so
no stati sempre adoperaU per 
imporre, sul piano sociale, de-
termuiaU aggiustamenti resi 
necessari dal caotico fluttua-
re deli'economia capitalistica. 
In quanto accent rati in po-
che mam, regolati da nor
ms astruse, questi strumenti 
sono prelenti nei momenti di 
crisi sociale: esempi recenti 
— la Francia, l'lnghilterra — 
mostrano tipiche situazioni 
nelle quali, anziche procedere 
a riiorme della struttura eco
nomics, quando si sono verifi-
cati i suit ami della involutio
ns si e prefento consumare 
fino in fondo il ciclo degli 
squilibm (deficit della bilan-
ota dei pagamenti; msufficien-
te aumento della produtti-
vita eoc.) e andare alia svalu-
tazione monetaria presentata 
come un male divenuto or-
mai inevitabile e, comunque, 
« equamente » ripartito su ric-
chi e poveri. Come se fosse 
i.i stessa cosa ndurre il valo-
re reale dj un salario — con 
cui si deve mangiare tutti 1 
giorni — o un profitto, che 
ahmenta I'accumulazjone prl-
vata e i fenomeni di paraasi-
tismo che vi sono connessi. 

E' tuttavia degli ultimi an
ni l'assunzione frequente od 
in prirno piano del piu globa-
le d«gh strumenti finanziari, 
la manovra monetaria, fra ĝ i 
strumenti dl «aggtustamen-
to». Con la manovra mone
taria. in pnmo luogo la Ban-
ca d'ltalia e il centrosinistra 
scancarono la crisi del 1964 
sul lavoraton Italiani; con la 
manovra monetaria e altri 
complessi strumenti finanzia
ri gli USA rendono soppor. 
tablle a se stessi l'estenuante 
aggressione nel Vietnam. 

Di qui l'interesse di un 
pubblico sempre piu vasto a 
conoscere meglio 1 termini che 
si usano In gergo finanzja-
rio. Diciamo subito che clO rt-
chiede un coatante approfondi-
mento politico, basato su una 
piu ampia informazlone e co-
noscflrua quotidiana dei pro 
blemi economic!, nel movi-
mento operaio. I termini teo-
nici della finanze mutano apes-
so noi significato a seconda 
da come sono adoperati. CI 
aoffermer(«no tuttavia au quel-
li piu usati nolle ultima aetu-
m&ne anobe perch* offrono lo 
apunto a ptrntuaHaaajdooi dl 
intereess non tecnloo, 

LIQUIDITY 
E' U rapporto fra mezzi mo-

netan dispombik e impieghi, 
Vi e una carenza di Uquidi-
ta quando il sistema banca-
rio non riesce a soddisfare la 
domanda di credito, doman-
da che pu6 essere, tuttavia, 
sia il risultato dl una espan-
sione positiva deli'economia 
sia di un boom malsano. Ad 
esempio: le riohieste di mutul 
nell'edilizia si stanno scon-
trando con insufficienza di 
mezzi di fuianziamento, dl li
quidity, perohe si e gia trop. 
po speculato sulle licenze edi-
lizie concesse a danno delle 
comunita urbane. Da due an
ni, tuttavia, sono gli Stati a 
lamentare carenze di hquidi-
ta: ci sarebbe una tnsutficien-
te espansione delle nserve mo-
netane delle banche centrall 
rispetto alia espansione del 
c o m m e r c i o lnternazionale. 
Quindi una insufficiente liqui
dity lnternazionale. E" chiara 
la natura politica dl tale con-
cluslone poiche la mancanza 
di liquidita intomazionale e 
stata costatata, in realta, sol-
tanto rispetto alia quantita 
di oro e di dollari USA acn-
messi alle riserve. Se 11 si
stema avease consentito di am-
mettere a riserva non solo dol
lari USA ma, mettiamo, una 
altra decina di monete nazio-
nali, gia non si sarebbe piti 
potuto parlare dl carenza. Lo 
oro delle riserve e dl nuo 
va proauzione, lnoltre, non 
e poco in assoiuto, ma rispet
to al valore che gli e attri-
buito: raddoppiare 0 preczo 
dell'oro, o anche soltanto ade-
guare 11 prezzo ufficial* al 
corso llbero, algnificav* 
aumentare la liquidita. Ma 
l'oro, quando al e poeto 11 

f>roblema. non era pia preva-
entemente nelle casae degli 

USA e, anzl, 1*URSS stava 
per entrare in una. fas* dl 
forte accumulazlone. 

che diritto dl pre£le«>, per-
che non si distribuisce a tutti 
i paesi in base a un para-
metro concordats ma soltan
to ai membri del Fondo mo-
netario lnternazionale che ac-
quisteranno un dmlw a pre-
levare proporzionale alia loro 
quota sul Fondo. I paesi ric-
chi, che hanno una quoia piu 
alta (stabilita oltre vent: an
ni fa alia conferenza di Bret-
ton Woods), riceveranno di 
piu; se la liquidita basata 
suH'oro favoriva 1 paesi pro-
duttori di oro e quegli altri 
paesi che avevano avanzi nel
la bilancia dei pagamenti per 
acquistarne, l'orocaita benefi-
ciera in ogni caso 1 gia be-
nefidati. Gil USA, per esem
pio, potranno avere un colos-
sale deficit nella bilancia dei 
pagamenti e tuttavia preleva-
re la piu grossa fetta del-
1'oro-carta. Le riserve USA si 
accresceranno anche col di-
savanzo. I paesi poveri, inve
ce, avranno sempre insuffi-
cente liquidita, cioe troveran-
no forti difficolta a compra-
re sul mercati internazionali; 
salvo naturalmente a<i accet-
tare la carita pelosa dei pre-
stiti e degli «aiuti». 

I CAMBI 

ORO • CARTA 
E' allora che si e propoato 

di mettere nelle riserve, oltre 
all'oro (e al dollari USA, che 
ci stanno In base a un rap
porto dl tiduda), dal oarctfl-
catl cartacei In quantita che 
dovrebbc creaoere ogni anno 
in bate airespanaJon* dal 

Monete gia Heche di riser
ve, come il marco redesco oc-
cidentale, e in un curro sen-
so anche la lira, ilceventnno 
altre riserve sotto forma di 
• dirttti di prelievos o oro 
carta. La liquidita lnternazio
nale. quindl, at polarizza an-
cor piu attorno ad alcunl pae
si. La speculazione sulle mo
nete no risulta incoraggiara 
poiche In tal modo ie voci di 
svalutaaione o rivalutazione 
acquiatano fondamento spo-
atandoal. a seconda deU'anda-
mento del contl e della po 
lltica nazionale, da un pae-
aa all'altro. La torsa delta 
epeculasione e stau misura-
ta: in un mondo rhe lamen-
ta carenaa dl liquidita d co-
no 37 millardl di dollari — 
quasi 25 mil* millardl dl llie 
— vaoanti, cioe che pocw>no 
trasferirsi da un paese ail'al-
1'altro, aenca chiedere pennes-
al a neenuno. Sono l ooeidet 
tl aurodoUari, dollari USA ao-
quKtatl da operatori interna-
stonaU, che veogono preatatl 
ora qua ora la, talvolta aero-

a*J woejej eaaa vavue44wauĵ j*ixev u m \rw ea %a*i*eH y i a «4*i w êMTTJlfcwe v r m r 
commercio tntemaHooale. Na- I pllcomente depositatl In qual-
*c* coal l'oro carta, daito as- ana banca dl paeet compta-paeat compla

cent i (come la Svlzzera) do
ve sono al riparo dal fisro. 
II valore di cambio di una 
moneta — che fino 3 ieri sem-
brava dipendere irrevocabil-
mente da decisioni statali e in-
terstatiili — viene messo in 
discu55.ione ogni giorno dagli 
acquisti o vendite ai moneta 
a scopo speculativo. 

Secondo gli accord! che pro-
siedettero alia creazione del 
Fondo monetario ogni gover
no ha l'obbhgo di difendere 
il valore di cambio della pro
pria moneta, acqutstandola al 
prezzo fissato (salvo picco-
llssime variazioni), oppure de
ve chiedere ufficialmente la 
svalutazione o la rivalutazio-
ne. Sta di fatto che 1 govar-
ni franeese e inglese, negli 
ultimi due anni, hanno svalti 
tato non per propria decisio-
ne ma perche cosl avevano 
gia deciso 1 centrl fitianziari 
intemazionali, una vera e pro
pria mafia (una matia che 
nessuna polizia peisegue e 
che i govern! temono) delle 
monete che ha la sua centrale 
in Svizzera, a Zurigo. 

Cosl, quando 11 governo te-
desco - occidentale ha deciso 
di affidare alia speculazione 
il compito dl fissare il valo
re del marco rispetto alle al
tre monete, rompendo ogni 
accordo e attuando per pro
prio con to la libera vartabill 
ta del cambio, non ho fatto 
che dar sfogo a una realta 
scontata. Un cambio variab
le sigmfica che chi r.-ompta 
una merce all'estero dove vi 
ge la moneta aoggetta a varia-
zione, non sa quanto U paga: 
dipende dal corso dei cambi 
del giorno In cui awiene 11 
pagamento. L' emlgrato che 
manda soldi a casa sapra qual 
e il suo salario solo al mo
menta in cui cambia. La va-
riabilita de! cambi, aocettan-
do 11 giuoco della epeculasio
ne, e un male in general* e 
tuttavia e stata propoata — 
entro un limit* del 2H al rl-
basao e al rialao — da alcu
nl govern!, compreeo Ittauano 
Gr tentare dl punlre con una 

jgera avalutaalona dl fatto 
«uei govemi one, come gli 

ISA, ftnanziano U proprio 
espajudonlsmo con rinftano 
ne a tl deficit sUtematico. Ma 
dl cambi vartabill, finora, c'e 
solo quello del marco tede-
aco occidentale, per decision* 
uiulatarale, 

RIVALUTAZIONE 
Ci si chiede: rivaluiare, al 

contrario dello svalutaie, non 
e un bene per i lavor.it on? 
La risposta e che qualsiasi 
tentativo di risolvere i proble-
mi sul piano monetario na. 
sistema capitalistic^ porta 
conscRucnze negative ai lavora-
torl. La Germama occidentale, 
afflitta da un eccesso di avan-
zi e quindi di riserve mone-
tarie, nel 1967 taglid sui fon-
di delle pension! e blocc6 1 
salari: se non lo avesse fatto 
oggi non avrebbe nemmeno 
bisogno di rivalutare. Ci si e 
giovati di certe forme di pa
ce sociale (limitati conflitti 
sindacali) per creare 11 cllma 
della rivalutazione che, tut

tavia, poteva anche essere sgon-
fiato mettendo le proprie ri-

sorse al servizio di paesi in 
gravi difficolta economiche: 
ma negli investimenti all'este
ro la gallina deve fare due 
uova al capitate. Rivaluta
zione, oggi, signified per la 
Germania occidentale mettere 
in forse la situazione di rela-
tivo pieno impiego delle for-
ze di lavoro (non assoluto: 
anche oggi ci sono in questo 
paese forme di disoccupazio-
ne e sottoccupazione), quindi, 
creare situazioni critirhe alia 
emigrazione. nlanciare l'oppo-
sizione delle imprese agli 
aumenti salariali, premere — 
come si sta effettivamente ta-
cendo — per ridurre i fondi 
della previdenza sociale. La 
rivalutazione della moneta non 
e la rivalutazione del lavoro. 

Renzo Stefanelli 

Per l'«Osservatore» 
chi «contesta» e gia 
fuori della Chiesa 

CrTTA' DEL VATICANO, 8 
Una nota vaticana attacca du

ra mente I < contestaton >, molti 
dei quali, specialmonte ecclesia
stic!, anche se affermano di es
sere ancora nella Chiesa e di 
volerci restare, ne sono gia 
usciti di fatto < perche essere 
nella Chiesa, quali che ne siano 
le intenzioni, signiflca accettare 
e professare talune verita fon-
damentali che costituiscono il 
patrimotuo inalienabile del de-
posito*. 

La nota apparsa sull'ultimo 
numero dell'c Osservatore della 
Domenica. e flrmata dal vice-
direttore deU'organo vaticano, 
Federico Alessandrini, il quale, 
parlando del Sinodo, rileva che 
1'attenzione dell'opiniooe pubbli-
ca « viene deviate tugli episodi 
di contestazione > che, in que
sti giorni, cvorrebbero polaris-
tarti intorno alia riunlooe epi-
scopele, per eaerotarvi nta si 
sa bene quale pressione di 
•ba*«"». «Quel censori. infatti 

— proMgu* Aleuandrini — so- Chiesa ». 

no su posuiom negative; conte
sts no tutto o quasi tutto: ma di
re che cosa voghano, in con-
creto. sarebbe assai arduo. per
che ciascuno ha una sua riven-
dicazionc da proporre, ispirata. 
forse. da casi personali, meri-
tevoli certo di comprensione e 
in certi casi forse di rispetto; 
ma pur sempre personali e sog-
gettivi >, 

Dopo aver affermato che molti 
di questi contestatori sono gia 
di fatto usciti dalla Chiesa, 
Alessandrini aggiunge: « Nel ca
so nostro, a giudicare da quel 
che si ode e si legge, pur fa-
cendo riserve sulla fedelt* di 
quanto si nferisce. ci u avvolge 
in affermazioni di un sociologi
st no ingenuo nella sua mdunen-
taliti. per quanto armnantato 
di pretese pentecostali. In tall 
condiziou. e da credere che 
questa contestazione, dato e non 
concesso che vorri manifeetarsi. 
e un fatto puramente nejtatlvo, 
•ia in se stesso. sia ai Aft del 
rinnovamento in atto nella 

prima di cadere sotto i colpi 
dei $uo> sudditi. 

Dall'informe galassia emer-
se mfine Andrianampoimeri-
na (^ signore che regno nel 
cuore dell'Imerma »). Eoli si 
avrio all'umficazione del pae
se, proclamando dalla reggia 
di Ambohimanga che il mare 
e il solo confine della mia 
risaia. 

Nella reggia sovrastante 
Tananarive, invece, i simboli 
dell'apogeo del regno si in-
trecciana con i senni della 
meluttabilita della sua fine. 
II preannuncto e gin nel ba-
stardo incrocio euromalgascio 
delle costruzioni. Al loro in-
terno sono raccolti le memo-
Tie e i cimeh della dinastia. 
Certamente, vi e ancora la 
tsitialinga, la sagaia < che 
non ama la menzogna». Afa 
tutto il resto e finzione. Gli 
abiti sfarzosi dell'alta moda 
europea. la portantina d'oro, 
i gioielli (doni della regina 
Vittoria, di Napoleone Ul, del 
cancelliere del Reich alle re-
gine del Madagascar) si al
ternano alle teche che rac-
colgono le copie originali dei 
trattati e delle convenzioni 
stipulate con le capitali d'Eti-
ropa. Patelica collezione di 
tutte le bugie dietro le quali, 
per qualche decennio, le 
contrapposte volpt dell'impe-
rtaltsmo nascosero le loro in-
gorde intenzioni: di verita, 
nel castello di Tananarive 
non vi sono che le brecce 
aperte. il 30 settembre del 
1895, dai cannoni francesi. 

Tanto piii profondi furono 
qui i guasti della colonizza-
zione, proprio perche essa 
dovette sopraffare, demolire 
o corrompere strutture e su-
perstrutture di una societa 
gia in via di aggregazione. Lo 
si avverte non solo ripercor-
rendo, nella architettura del
le regge, la storia dello Sta
to. Profonda 4 I'attitudine 
comunitaria del popolo malga
scio. La fihavanana (e cioi 
I'unione) nella famiglia, nel 
villaggio, nella parrocchia, 
nella valle, costituisce il pi-
lastro della sua etica. La par
rocchia, abbiamo detto. La 
monorchia malgascia infatti 
fini per accettare U prote-
stantesimo; Vimpero franee
se impose il cattolicesimo e 
oggi la maggioranza della po-
polazione si suddivide tra le 
due confessioni. 

Eppure, all'inizio della pri-
mavera, gli uni e gli altri si 
raccolgono alle tombe inerpi-
cate sulle colline, per il fa-
madihana (e cioe il dissot-
terramento dei morti). I fa-
miliari. con gli amici e gli 
abitanti del villaggio, in cor-
teo, riportano a casa i resti 
del congiunto. avvolti in una 
coltre di seta. Qualche gior
no di festa dinnanzi al far-
dello: poi un altro corteo lo 
riportera alia definitiva se-
poltura, dopo che il decano 
della famiglia avrd pronun-
ciato il ringraziamento al 
morto e gli avrd chiesto la 
benedizione degli avi. E se 
un malgascio muore lontano, 
la famiglia compira ogni sa-
crificio pur di trasportarne 
il corpo alia sua casa. Per
che solo t morti possono met
tere i vivi in comunicazione 
con dio e nella congiunzione 
dei vivi coi morti si compie 
I'etica malgascia. 

Pensi alle conseguenze che 
la sovrapposizione (associa-
zione-dissociazione) di religio-
ni ha introdotto nella cultu
ra, nella civiltd di questo po
polo. Alia flessibilita del cat
tolicesimo che nella sua uni
versale espansione si piega 
fino a erigere i suoi templi 
sulle macerie di quelli azte-
chi nel Messico o a ritrovar-
si col protestantesimo (e con 
VIslam) nel famadihana mal
gascio. Peiwi al tincretismo 
religioso e alia «via nazio
nale > in politica. Ma alia fi
ne, il culto dei morti e la 
loro vicinanza come necessi-
ta per i vivi. cosa esprimono 
se non la stessa ansia di $i-
curezza, percepibile nella fi
havanana, neli'untone comu
nitaria? Certamente, un'ansia 
di sicurtzza che oiene da lon-
tananze buie, dagli oceani 
della prewtoria attraversati 
prima deU'approdo su questa 
terre. Ma I'arbitrio, 1* fru-
strazioni, la confisca impost! 
dai dominatori ai dominati, 
quanto hanno eaaeperato an*-
st'ansia; quanta inricumxa 
hanno aeuito neila peraonalita 
dei malgatci ? (Nel giugno 
del IMS a ferromby-Manako-
ra, Tanala Manabola e i tmoi 
quattro figli a lm tra ligiia 
furono brucioti vivi, in aoc-
chi intbfPMtt di beaiina; ffrup-
pi di * pocificandi» in altra 
occoakml furono gettoti a ma
re da aerei /raaceei. Prcoa-
bUmenU non per deca b#> 

stialita ma per malvagio di-
segno: strappare ai morenti 
e ai vivi per fino la speranxa 
di comunicare con dio). 

A Tananarive incontro Max. 
un giovane psichiatra Halia
no. Conotce Melotti. il diret-
tore della rivista « Terzo Mon
do », mi prega di salutarlo a 
con lui. gli amici comunisti 
di Abbiategrasso: Biglieni, 
Carini, Gerli. Selinunte. W 
qui per uno studio su «I'fo 
malgascio v Max rifiuta quel
le spiegazioni della sua fra-
gtlitd che vagano dalla p$i-
canalisi su misura europea 
al magnetismo dell'atmosfe-
ra che condizionerebbe I'ani-
mo degli abitanti. No. occor-
re rifarsi ad altri fattori. 
fondamentalmente alia deva-
stazione inferta alVuomo dal
la dominazione coloniale, (La 
insicurezza non regge al mi-
nimo trauma, si scatena la 
dissociazione delirante. Schi-
zofrenia). 

Pensi alia fihavanana. al 
famadihana. Ai versi di 1.1. 
Rabearivelo. il poeta malga
scio suicida nel 1937. scolpiti 
sulla sua tomba: «la mia 
tomba e la mia tomba. ma 
anche il mio cuore e la mia 
tomba >. 

La presenza 
franeese 

Mi sembra che Max, col 
suo discorso acuta e vivo, 
abbia ragione. Ma non sono 
questi i mali peggiori. Nel 
1876 — diciannove anni pri
ma della colonia — un decre-
to reale stabili nel Madaga
scar la obbligatorieta e la 
gratuita dell'insegnamento pri-
mario. Nel 1956 — quattro 
anni prima dell'indipendenza 
— solo il 25 per cento degli 
allievi potenziali invece rice-
veva dai francesi I'tstruzione 
element are. E I'indipendenza 
colse il Madagascar con un 
medico per ogni 16 mUa abi
tanti, qualche ospedale e al* 
cune centinaia di posti di me* 
dicazione sperduti sui duemi-
la chilometri che. a volo di 
uccello, dividono Port-Dau
phin da Diego Suarez. Sono 
queste alcune cifre deU'ere-
dita della Francia in Mada
gascar. E incalcolabile /a-
me, conseguenza di una eco* 
nomia di tipo coloniale clas-
sico: industria inesistente, ri-
sorse minerarie rapinate, 
agricoltura basata sulle col-
ture d'esportazione. 

Nel 1960 la Repubblica mal-
gascia accedette alia mdipen-
denza, eppure la presenza 
franeese continua ad incom-
bere; soffocante per lo «?i-
luppo e necessaria alia so-
pravvivema. La situazione 
del Madagascar offre un 
esempio, da manuale, della 
drammatica antinomia m cui 
s'esprime la nuova forma di 
oppressione. il neocoloniali-
smo. Dalie compagnie com
mercials alle offictne di ripa-
razione delle automobili, dai 
consiglieri neliamministrazio-
ne pubblica ai mercati dt 
sbocco della produzione, tut-
ta la vita malgascia e condi-
zionata e sospesa alia Fran
cia. Ma vi sono anche altri 
fatti. 

Gli USA hanno un proprio 
aeroporto nel centro dell'iso-
la; la NASA — a Imerintsta-
tos'tka — la sua piu grande 
base all'estero. Ne parlo con 
Richard Andriamanjato, il 
presidente del Partito del 
Congresso dell' Indipendenta 
Malgascia (AKFM). II Mada
gascar non fu soltanto cro
giuolo di differenti civilta 
afroasiatiche, e la chiave de
gli oceani Atlanttco a India-
no. Diventerd prima linea, 
quando gli americani dovran-
no abbandonare U tud-est 
asiaftco. B quel giorno oerrd. 
(D'altra parte Kissinger, lo 
stratega di Nixon, gia sta 
predicando che nei decenni 
awenire, sui mari si decioV-
rd tl confronto tra le granoH 
potenze), Altri compagni mi 
diranno che forse il loro pae
se dovra conoscere la minae-
da o la realta deU'occupa-
zione americana, prima dei 
giorno dell'indipendenta va
ra. Sono congetture su di mi 
futuro ancora imparscruta-
bile. Ma e contro tale pro-
spettiva e contro 0 passato 
di vergogna a di ddora. rith 
novoto nei present* neoeoio-
mal«. che VAKFM tiene U 
suo V Congresso. 

I deUgati sono gtsmti a Te> 
nanarwe da ogni part* dei 
pa*j*: oleum, del nord. han
no camminoto per 150 chMo-
metri, tra salve a samama. 
prima # aiaiia*r* aOa Jerrav 
via the li km portati em «*> 
pitale. 
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