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LALENTE 
DI SPINOZA 

Una figura la cui complessita aspetta ancora di essere disciolta e un compifo 
da svolgere nel quadro della necessaria ripresa della temalica materialistica 

Antonio Banfi era solito 
dire di Baruch Spinoza che 
era uno dci pochi grandi 
pensatori ( tre o quattro, di-
ceva, non di piu) con cui 
valesse la pena di intratte-
nere un rapporto permanen-
te. C e r a una ragione pro-
fonda. E ci aiuta a inten-
derla, tra l'altro, i! fatto che 
due dei suoi ultimi corsi 
universitari fossero dedicati 
al filosofo olandese del Sei-
cento nel quadro di una sto-
ria del materialismo modcr-
no. Si tratta di un orizzonte 
teoretico di grande interes-
se, ancora largamente in-
sondato, nel quale lo stu-
pendo modello di rilevazio-
ne dei punti emergenti del 
materialismo, proposto da 
Marx nella Sacra Famiglia, 
resta a tutt'oggi come l'in-
dicazione di un compito. 

Certo, la complessita del
la figura spinoziana aspetta 
ancora di essere disciolta. 
Basta leggere, o rileggersi, 
di questi tempi in cui le 
edizioni si accavallano, ope-
re come il Trattato teologi-
co-politico o YEtica, tradot-
te e raccolte in un volume 
dei < Classici della filoso
fia*, UTET, a cura di Re-
mo Cantoni e Franco Fer-
gnani (pp. 748, L. 12.000). 
Del Trattato sono compar-
se inoltre una edizione a cu
ra di Emilia Giancotti Bo-
scherini (Einaudi, pp . XL-
504, L. 3.500) e un'altra, a 
cura di Santo Casellato, per 
le edizioni della Nuova Ita
lia (pp. XXXVHI-364, Lire 
4.500). 

Dall'ideologia 
alia scienza 

Ma perche riproporsi og
gi la lettura di Spinoza? Co
me forma di organizzazione 
e di produzione del sapere, 
la filosofia appare, in ef-
fetti, gravemente compro-
messa. Oggi, essa o produce 
forme ideologiche che riflet-
tono specularmente la divi-
sione del lavoro, con tut te le 
sofisticazioni necessarie a 
da r conto del funzionamen-
to dello «tecnostrut ture » 
imperialistiche; o aggiorna 
in senso corporativo e in-
terclassista vecchi «valo-
r i » , magari trascrivendo 
l 'umanesimo borghese nel 
codice ecologico; oppure an
cora, come nel caso della 
teoria critlca e della scuola 
di Francoforte, espunge dal-
la serrata critica dell'ele-
mento ideale proprio il suo 
esser trasferimento e tradu-
zione nel cervello degli uo-
mini dell'elemento materia-
le, secondo una celebre fra-
se di Marx. Insomma, per ri-
prendere 1'acuta diagnosi di 
un pensatore contempora-
neo, di recente scomparso, 
che ne ha vissuto fino in 
fondo la compromissione, 
Giulio Preti , la filosofia 
oscilla pendolarmente fra 
retorica e Iogica. 

Una forte ripresa della 
tematica materialistica e, 
da questo punto di vista, 
piu che auspicabile, neces
saria. E ' questo uno dei 
punti cui il marxismo ita-
liano non e forse ancora 
sufficientemente sensibile. 

• L'oscillazione in questo ca
so sarebbe tra « una (nuo
va) filosofia della prassi > 
e « una (nuova) pratica del
la filosofia ». Chi formula in 
questi termini 1'alternativa 
— suggerendo il secondo 

• corno come via d'uscita dal-
la impasse teorica — k Al-
thusser. Ma a noi sembra 
che si tratt i di una propo-
•ta che, un po' paradossal-
mente per la posizione co
sl vigorosamente sostenuta 
dallo stesso Althusser nel 
dibattito marxista contem-
poraneo, concede ancora 
troppo al fascino della me-
tafora speculativa hegeliana 
della filosofia come uccello 
notturno. Diceva Hegel che 
la filosofia sorge una volta 
scesa la notte, quando la 
scienza, nata all'alba, ha gia 
percorso 1'intera giomata. 
Col rischio che, arrivando 
post festum, la filosofia non 
si trovi a rifletjere sulle 
scienze, ma sui rapporti di 
produzione (capitalistici) al-
l ' interno dei quali le scien-
xe sono state sussunte e si 
trasformi quindi in Iuogo 
di produzione dcll'ideologia. 

La ripresa della tematica 
materialistica sembra deci-
giva anche perche implica 
il passaggio dalla idcologia 
alia scienza. Qui torniamo 
al nostro Spinoza, che e 
eminentemente un critico 
dell'ideologia nel secolo 
XVII. In un duplice senso: 
egli definisce (ne! Tracta-
ius de intellectus emenda-
tione) uno statuto della co
noscenza che procede dalla 
critica dell 'errore al livello 
deU'accertamento scientifi-
co e insieme determina il 
quadro politico in cui tale 
operazione e possibile fnel 
Trattato tcologicopolitico). 

In che modo awiene tut-
to questo? Con il Trattato 
teologicopolitico (al quale 
kvord fra il 1665 e il 1670) 

loza non intende soltan-

to attaccare il fanatismo re-
ligioso e le superstizioni o 
Tignoranza. Egli attacca il 
totalitarismo teologico come 
strumento del potere monar-
co-feudale e definisce la 
struttura statuale democra-
tica come orizzonte neces-
sario della liberta. Or a, e 
vero che Spinoza fu molto 
legato ai fratelli De Witt, 
che furono i protagonisti 
della cruenta battaglia com-
battutasi in Olanda per l'au-
tonomia dello Stato moder-
no dalle chiese, in sostanza 
per la creazione di un po
tere politico in grado di ga-
rantire l'affrancamento del
la borghesia mercantile dal
la costituzione feudale nelle 
campagne e da quella cor-
porativa nelle citta. Non si 
dimentichi che Marx nel Ca
pitate definisce l'Olanda co
me c la nazione capitalisti-
ca modello del secolo 
XVII ». 

Tuttavia 1'operazione con-
dotta da Spinoza non si de
finisce in termini di pura e 
semplice sintonia con lo 
emergere della nuova clas-
se dirigente. Spinoza non e 
un ideologo della borghesia, 
non e Calvino. II suo atteg-
giamento, nei confronti del
la societa che analizza, in 
forza della crisi tumultuo-
sa che investe la divisione 
sociale del lavoro e della 
avviata polarizzazione del 
mercato, non e mediato da 
rapporto di casta o di cor-
porazione. Spinoza rifiuta 
sia il vincolo etnico-religio-
so con la comunita ebraica 
(sara scomunicato e bandi-
to dalla Sinagoga di Amster
dam nel 1656, a 23 anni) che 
il privilegio accademico (la 
cattedra di filosofia nel-
Puniversita di Heidelberg, 
alia quale era stato invitato 
dal principe Carlo Lodovi-
co, Elettore Palatino, a pat-
to che la «l iberta di filo-
sofare » non perturbasse la 
« religione pubblicamente 
stabilita »). Stabilitosi pres-
so Leida, nel villaggio di 
Rijnsburg, Spinoza vive in 
una stanzetta d'affitto, fa-
cendo l'ottico, molando len-
ti con grande abilita. 

II suo rapporto con la 
pratica borghese e un rap
porto di conoscenza proprio 
perche egli sembra indivi-
duarne, insieme con il ca-
rat tere emergente, le possi
bility egemoniche, ma an
che il suo carattere storica-
mente condizionato, il suo 
essere una pratica parziale 
accanto ad altre storica-
mente superate. 

In che modo si esprime la 
consapevolezza di questa 
parzialita? E* tipico di Spi
noza che essa si esprima 
teoreticamente nella defi-
nizione di un ideale di to
tality (Deus sive natura, 
Dio owero la natura) come 
struttura del presente o sin-
cronica, direbbero gli strut-
turalisti. Questa totalita in 
Spinoza oscilla pendolar
mente tra metafisica e fi-
sica, anche se sembra spes-
so un tentativo di inserzio-
ne e legittimazione di que-
st'ultima nell'orizzonte ideo-
logico determinato dalla 
prima. Qui certo hanno ra-
dice le difficolta irrisolte 
del pensiero spinoziano. Qui 
pero si capisce anche come 
egli possa fare dell 'amor 
dei intellectualis uno stru
mento di conoscenza scien-
tifica e possa maturare una 
posizione materialistica di 
scienziato del presente e 
delle sue connessioni. Attra-
verso le cortine della teo-
logia Spinoza identifica una 
struttura socio-politica ed 
all'analisi di qu»st'ultima 
ancora la definizione di un 
orizzonte del diritto, come 
riconosce volentieri lo stes
so Marx. 

II Premio 
Prato 

a Ferdinando 
Camon 

PRATO. 8 
II ventitreesimo Premio 

letterario Prato e stato as 
segnato alio scrittore Fer
dinando Camon per il ro-
manzo «La vita eterna» 
da una commissione com-
posta da Franco Antoni-
celli. Luigi Baldacci. Cesa 
re Grassi, Armando Meo-
ni, Silvio Micheli, Geno 
Pampaloni, Ernesto Ragio-
nieri. Mario Tobino e Die
go Valeri. La giuria ha at-
tribuito inoltre un ricono-
scimento particolare a 
Orazio Barbieri per il li-
bro « I soprawissuti i>. 

Delia «rosa J> dei libri 
presi in considerazione dal
la commissione facevano 
parte anche «L'acquisto» 
di Benvenuti. « Scomparso 
a Venezias di Bonfantini, 
«Macingu» di Buttitta, 
a La cattedra e il buglio-
lo » di Pesenti, « Angolinon 
di Ponsi e a La ballata del 
mezzadro)> di Teglia, 

Qui ha ancora la sua ra-
dice la critica della ragione 
politica del Tractatus, qui 
l'analisi delle s trut ture del 
comportamento umano del-
I'Ethica, in particolare quel
la connessione-distinzione 
fra mente e corpo sulla 
quale si fonda una straor-
dinaria ipotesi di com-
prensione-trasformazione del 
mondo degli affetti. Qui ac-
quista tutto il suo signifi-
cato dinamico l'impegno ra-
zionalistico di Spinoza fino 
alia definizione del linguag-
gio matematizzante del-
VEtica. 

Quella che emerge e la 
intelaiatura di un discorso 
robustamente dialettico che 
non ha altra garanzia che 
la propria efficacia cono-
scitiva. Esso prescinde infat-
ti da qualunque sistema di 
valori precostituiti, cioe non 
sottoposti a verifica dallo 
stesso discorso scientifico 
che li promuove. Non ha bi-
sogno di punti di riferimen-
to rispetto ai quali costituir-
si come tappa di un proces-
so finalizzato. II che signi-
fica materializzare l'atto co-
noscitivo, fame una funzio-
ne del mondo naturale, sot-
trarlo alia legge del tra-
scendente. Questo significa 
anche sottrarlo a quella sot-
tospecie di teleologia o fi-
nalita (1'irresistibile tenta-
zione a interpretare il « do-
po » come scopo del «pri
ma >) che e rappresentata 
dai valori umanistico-bor-
ghesi. E* questo forse il 
punto piu avanzato, lucido, 
del razionalismo spinoziano, 
il momento piu alto della 
critica della borghesia 
emergente. 

E* significativo che Lu-
kdes, sotto la pressione del 
finalismo hegeliano, non 
colga questo t rat to del ra
zionalismo materialistico di 
Spinoza e interpreti la cri
tica rivolta da Spinoza al 
teleologismo come critica ?1 
processo lavorativo, cioe al
ia forma esemplare astrat-
ta del • processo finalistico. 
E ' questo, cioe il suo esse
r e disorganico rispetto alia 
aggregazione produttiva e 
sociale della borghesia mer
cantile che rende Spinoza 
cosi difficilmente digeribile 
agli intellettuali settecente-
schi, agli illuministi tede-
schi in particolare. Marx 
giudicava severamente ( in. 
una lettera a Kugelmann: 
del 27 giugno 1870 e in mol-
te altre parti della sua ope
r a ) quella < vescica gonfia-
ta > di Moses Mendelssohn 
che invitava Lessing, il 
maggior rappresentante del
la cultura illuministica tede-
sca, a sbarazzarsi di Spino
za come di un « cane mor-
to ». Non per caso, egli ci-
vettera, oltre che con Hegel, 
anche con Spinoza, analiz-
zando, nella Introduzione 
del *57 alia critica dell'eco-
nomia politica, il rapporto 
fra produzione e consumo. 

L'amore 
per la vita 

Resta ancora un'osserva-
zione da fare. L'analisi del 
comportamento umano for-
nita nell'Ethica e insieme la 
definizione di un modello 
socializzabile di saggezza in-
teriore con la quale l'intel-
lettuale nega il proprio pri
vilegio, secoli prima che, a 
proposito di intellettuali, si 
parlasse di «mandati >. 
L'amor vitae, l 'amore per la 
vita di questo pensatore ir-
riducibile e ostinato come 
i fatti ai quali rivolgeva la 
sua passione di conoscenza 
e, in senso proprio. la cri
tica della pratica sociale do-
minante come sola garanzia 
di validita del comporta
mento dell'uomo, e critica 
del conformismo e insie
me realistica consapevolez
za delle difficolta de] com-
prendere-agire. « I filosofi 
considerano gli affetti, dai 
quali siamo agitati, come vi
zi nei quali gli uomini cado-
nq per colpa propria; so-
gliono percio deriderli. com-
piangerli, biasimarli o — 
quando vogliono apparire 
piu sani — esecrarli. Cre-
dono di far cosa divina e 
di toccare l'apice della sag
gezza quando non fanno che 
lodare in molti modi una 
natura umana che non esi-
ste in alcun Iuogo e fru-
stano a parole quella che 
d a w e r o esiste. Infatti essi 
vedono gli uomini non co
me sono, ma come vorreb-
bero che fossero: per que-
sto e accaduto che abbiano 
scritto per lo piu una sati-
ra dei costumi invece che 
un'etica e che non abbia
no mai concepito una poli
tica che si potesse altuare, 
ma soltanto chimere che 
avrebbero potufo tutt'al piu 
essero realizzate nel pacse 
di Utopia o in quella poe-
tica eta dell'oro in cui tali 
cose non erano in alcun mo
do necessarie ». Cosl dice il 
nostro Spinoza. E anche 
questa e una lezione di ma
terialismo. 

Franco Ottoltnghi 

M0ZAMBIC0; LOnA ARMATA E LOnA DI RIC0STRUZI0NE 
NAZIONALE, DUE FACCE DI UNA MEDESIMA RIVOLUZJONE 

Nostro servizio 
TUNDURU, settembre 

Ai limiti del Campo e stata 
scavata una trincea profonda 
un paio di metri. In caso di 
bombardamento, cl starebbero 
t u 11 i, studenti, insegnanti 
bambini, grandi. I portoghesi 
hanno minacciato, negli ultimi 
tempi, di bombardare il Cam
po. Non gli piace che ci siano 
i continuadores Non gli piace 
che il Prelimo faccia studiare 
le nuove generazioni di 
mozambichiani, le prepari per 
la ricostruzione del Mo-
zambico. 

Un giorno eravamo riuniti al 
centro del Campo e Renzo 
Riccardi, assessore di Bologna 
e capo della delegazione bolo-
gnese, stava parlando ai ra-
gazzi. A un certo momento i 
ragazzi si sono distratti. tutt i 
insieme, e hanno guardato in 
alto e poi subito il loro diret-
tore, Bonifazio Gru/eta. Nello 
stesso momento ho sentito 
il brontolio di un aeroplano 
che si awicinava. Poteva 
essere portoghese. Non ci so
no linee civili che passino per 
Tunduru, e non c*e nemmeno 
l'abitudine di vol! militari, 
tanzaniani. I ragazzi erano te
st: molti di loro i bombarda-
menti li avevano provati. Poi 
l'aeroplano si e allontanato, e 
e'e stato uno sfogo nervoso, dl 
allegria. Bonifazio Gruveta ci 
ripete che non e da escludere 
che arrivino a Tunduru gli ae-
rei portoghesi, che le minacce 
non sono da prendere alia leg-
gera. Percio ci si e preparati 
a ognl evenienza, 

I portoghesi hanno intensifi-
cato i bombardamenti nelle 
region! liberate. -1 compagni 
del Frelimo ci dicono anzi che 
proprio in questi giorni sono 
aumentate le incursioni vicino 
a noi, ai confini con la Tan
zania. Probabilmente, aggiun-
gono, hanno saputo della no
stra delegazione e vogliono 
dare una dimostrazione di for
za. La loro forza e perd quel
la di cui ho visto gli effetti, 
prima di arrivare a Tunduru, 
all'ospedale di Mtwara, lo 
ospedale del Frelimo in ten i -
torio tanzaniano. dove arriva-
no i combattenti e i civili fe-
riti, e in questo periodo piu 
civili che combattenti: segno 
che il terrorismo portoghese 
dal cielo e cresciuto. 

Chipaki Dyaleno,' di dodi-
cl anni. e Andre Miguel, di 
tredici anni, sono vicini di 
Ietto. Tutti e due hanno perso 
un arto. Non hanno fatto in 
tempo a raggiungere il rifu-
gio. fuori il villaggio. Una ra-
gazza. ferita in piu parti del 
corpo. ha perso tutti e due i 
genitori. E a Mtwara ci sono 
61 letti. ognuno con una storia, 
una fetta di storia colonlalista, 

Adesso i portoghesi vengono 
giu sui villaggi. indiscrimina-
tamente. con le dirompenti e 
le antiuomo, ma hanno comin-
ciato anche con i defolianti, 
dove e'e un po' di coltivazio-
ne. E? anche una reazione rab-
biosa agli scarsi risultati, qua
si nulli, dei bombardamen
ti contro le truppe del Freli
mo. Mi spiegano che 1 guerri-
glieri. protetti dalle alte erbe 
della savana, o dal fitto della 
foresta, attaccano sempre 
a distanza rawicinatissima, e 
gli aeroplani non possono in-
tervenire. per paura di colpire 
anche i loro. E gli accampa-
menti del Frelimo. mobili o 
ben mimetizrati, difficilmente 
possono essere individuati. Co-
si resta la popolazione. il vil
laggio che si vede daU'alto. il 
contadino al lavoro. che e fa
cile da mitragliare a volo ra-
dente Sono gli stessi metodi 
degli americani in Vietnam. 
anche se in misura ancora ri-
dotta. Ma la Iogica e la stessa 
colpire la gente Inerme, di-
struggere le capanne, le 
sicambe, 1 pochi animali, co-
stringerla a diventare pro-
fuga. 

A Rianga c'& un campo-pro-
fughi, o meglio un conva-
lescenziario per i feritl. i ma-
lati che escono dall'ospedale 
di Mtwara, millecinquecento 
all'anno circa. Ci sono vecchi, 
donne, ragazzi, gtovani. il piu 
delle volte senza piu un punto 
di riferimento. senza piu il lo
ro villaggio, la loro famiglia. 
n Frelimo 11 rimette in forza, 
U awia aH'intemo, dove po-
tranno rifarsl una loro vita, e 
i glovanl ritornano nella guer-
riglia, e gli altrl imparano a 
conotcere meglio 1* l o t u dl 

I colonialisti aumentano 
le incursioni aeree 
e minacciano di colpire 
anche il campo 
di Tunduru 

Mtwara, Pospedale 
del Frelimo, ospita 
molti bambini 
e ragazzi feriti 
Ordigni dirompenti, 
anti-uomo e defolianti 
usati contro i villaggi 

Come si studia e si 
lavora nella scuola 
La parola d'ordine 
dei patrioti: « produrre 
di piu e meglio » 

liberazione Vengono anche oc-
cupati In tante forme di attivi-
ta che possono servire alia 
lotta. 

Un campo come Kianga 
e gli altri campi offrono un 
quadro desolante della guerra, 
della poverta, della violenza 
fascista sui popolo mozambi-
chiano. Ma sono anche la pro-
va di come 11 Frelimo sa rea 
gire, organizzarsL Come a 
Tunduru. Sui piano dello stu
dio il Campo educazionale 
prevede quattro corsi in quat
tro anni, articolati in diverse 
materie. Si insegna a leggere 
e scrivere in portoghese, la 
matematica element! di 
chlmica, di blologla, di scien
ze natural! in genere, geogra-
fia e storia del Mozambico e 
del mondo. orientamento poli-
tico-rivoluzionario. Si passa da 
un anno all'altro in base alia 
valutazione • complessiva del 
lavoro svolto durante il corso. 
e dopo aver discusso insie
me, student! e professor!, i ri
sultati del comune lavoro. -

NeH'insieme, mi spiega un 
professore, i nostri quattro an
ni danno molto di piu di quel-
Io che danno le equivalent 
scuole elementari portoghesi 
questo perche molti non con-
tinueranno a studiare e il Fre
limo, il Mozambico ha bisogno 
di quadri. di lavoratori, di te-
cnici, di combattenti con una 
certa base di conoscenza. Pro
prio per questo i continua-
dores di Tunduru vengono su
bito impegnati in un'attivit& 
sperimentale che poi e una ne
cessity stessa del Campo. II 
campo ha per fine principale 
lo studio, ma si regge larga

mente, materialmente, sulle 
proprie forze, sui lavoro agri-
colo, suH'allevamento del be-
stiame, sui funzionamento del 
piccolo ospedale, sui lavoro di 
falegnameria, di costruzione 
degli alloggiamenti, tutte cose 
cui provvedono professori e 
studenti. in uno sforzo unito di 
autosufficienza. In realta, mi 
dice Bonifazio Gruveta, molto 
e'e ancora da fare per essere 
la scuola modello che voglia-
mo essere. Per esempio e'e il 
progetto di una vera e pro
pria scuola agricola, che con
sents di uscire dal certo em-
pirismo nel quale ora ci si 
muove. E cosl per la zoo-
tecnia, e 11 resto. 

La parola d'ordlne del Fre
limo, oggi, e, per tutto il pae-
se liberato, produrre di piu e 
meglio, Tunduru deve esse
re all'avanguardia anche in 
questo, perch6 i ragazzi che 
escono dal Campo possano su
bito insegnare aH'intemo co
me produrre meglio e di piu. 
II Campo. cioe, deve riflette-
re, e in effetti riflette gia, il 
compito assegnato - dal Fre
limo a ogni militante: studia
re, combattere, produrre. 
Sempre, le t re forme di im-
pegno rivoluzionario, contem-
poraneamente; e di volta in 
volta, prima uno deU'altro. a 
seconda della situazione. A 
Tunduru. Io studio, prima di 
tutto. anche se & difficile tra-
durlo in pratica come si vor-
rebbe. 

I libri di testo. per esempio, 
sono quelli che si riesce a 

procurarsi e che ci si fa da 
se, letteralmente inventandoll. 
II Frelimo ha comlnclato a 
produrne di propri, per tutti 
gli studenti mozambichiani 
delle region! libere. Libri di 
storia, di geografia. Ma non 
bastano ancora, e poi manca-
no i quaderni, le matite, le at-
trezzature per i corsi di scien
ze, gli stessi attrezzi per il la
voro applicato. Eppure si va 
avanti. con soluzion! di ripie-
go, spesso ingegnose. come gli 
oggetti presi direttamente dal
la vita quotidiana per insegna
re la geometria dei solidi. E 
sono ancora i problem! piu fa-
cili da risolvere. < 

C'e di ben piu grave, l'ali-
mentazione insufficiente, che 
riduce la resistenza alio stu
dio, e c'e la ricerca di un im-
piego del tempo che dia il 
massimo risultato formativo. 
Cosi il sabato e la domenica 
sono giorni di riposo, e si trat
ta anche di organizzare questo 
riposo, di riempirlo. Si e fatto 
un campo sportivo, si organiz-
za un'attiviti artigianale, c'e 
un'attivita culturale, disegno, 
musica. Pero anche qui man-
cano tante cose per poter sod-
disfare i bisogni di sei, sette-
cento ragazzi, ci sono poi i 
problemi che riguardano i 
bambini: qui si 6 ancora in-
dietro, nonostante gli sforzi dl 
Diolinda, meravigliosa guerri-
gliera trasferita a Tunduru 
per occuparsi dei trecento 
bambini del Campo. e delle 
loro madri. Proprio lei awer-
te la necessita di trovare 
nuove soluzioni per un'educa-
zione non tradizionale. 

I compagni venuti da Bolo
gna e i compagni del Frelimo 
discutono insieme di tutte que-

ste cose. II gemellaggio deve 
trovare su questo terreno il 
suo senso, la sua utilita. Re
start, professore di veterina-
ria, Pampiglione, professore 
di parassitologia, sua moglie 
Janette. infermiera, Ancona, 
consigliere provinciale e psi-
chiatra specializzato in psi-
chiatria infantile, Colliva, pe-
rito agrario, Riccardi, asses
sore comunale e capo delega
zione, entrano nella vita del 
Campo, la conoscono, ne cono-
scono I bisogni. E subito si 
cerca di renders! utili. Pam
piglione si fermera un mese 
dopo la nostra partenza, a da
re il suo contribute di medico, 
e del resto gia 1'anno scorso 
era stato a lungo a Bagamoyo, 
a tenere un corso di educazio-
ne sanitaria. Gli altri condu-
cono le loro indagini, e si pas
sa immediatamente a qualco-
sa di concrete. 

I compagni del Frelimo cl 
chiedono di tenere delle lezio-
ni a! professori, di avere de
gli incontri con gli studenti, di 
dare gia dei consigli, dei sug-
gerimenti pratici, delle nozio-
ni anche teoriche dove manca, 
a Tunduru, l'informazione. E 
per due, t re ore al giorno al-
temandosi, si parla di coltu-
re, di allevamento anlmale, di 
educazione scolastica e pre-
scolastica, cercando Insieme 
come migliorare certe tecni-
che, certi metodi. cert! slste-
mi, o come impostare la futu-
ra collaborazione tecnica e 
materiale. A Tunduru, secon
do il Patto di amicizia con 
Bologna, dovranno arrivare 
non soltanto le cose, ma an
che i tecnici per collaborare 
a migliorare il livello di atti-
vita del Campo. 

I momenti forse piu belli, 

Terrorismo e fratellanza, owero il mito delia purezza sportiva 

IPOCRISIA OLIMPICA 
Resta forse qualche cosa da 

aggiungere alle considerazioni 
di questi giorni sui tragici fat
ti di Monaco. Si & discusso di 
atrocita indegne e di dure leg-
gi di guerra, su chi ha diritto 
di chiamarsi a resistente » op-
pure non i altro che un ban-
dito, su un nuovo codice in-
ternazionale da istituire con
tro i pericoli di questa dispe-
rata guerriglia, sui modo di 
conseguire seriamente risulta
ti politici, sui lecito e illecito, 
e via dicendo. 

Mettiamo, per un istante. 
che abbiano ragione un po' 
tutti (come io non credo), ben-
chi almeno un argomento deb-
ba risultare chiaro, ed £ chr. 
se il terrorismo & condanna-
bile in quanta irresolutivo per-
chi primitivo gergo di una lot
ta, resta pur sempre il pro-
blema politico che quel terro
rismo muove e su di esso n6 
da Israele, ni da nessuna par
te si £ sentita una parola, si 
i espresso minimamente I'tn-
temione di affrontarlo, non 

1 eon la fona brut*, fuUo taut 

di uno stupido a no ai ricatti». 
ma con tit ragione, cioi con 
fatti politici atti a risolvere i 
quesiti che esso pone. 

Sottolineiamo, invece, per
che ci pare necessario farlo. 
il mare di ipocrisia e di reto
rica (che sono poi tutt'uno) 
dilagato in ogni campo. II sog-
getto di questa ipocrisia £ non 
gia il principio in astratto del
la fratellanza umana, ma la 
frcteUanza umana in concreto, 
che sarebbe stata offesa e fe
rita a morte alle Olimpiadi di 
Monaco. 

Le penne meglio pagate si 
sono sbrigliate in inni incredi-
bili; solo pochi giornalisU. me-
no lautamente compensati. 
hanno trovato accenti di mi
sura e di serieta critica. Fra
tellanza umana! Ma guardate 
un po\ Leggo su uno dei gior-
naloni questo bel pezzo di cro-
naca: nelle palazzine del vil
laggio oltmptco « da una parte 
sta una Corea, dalla parte op-
posta I'altra Corea; da una 
parte la Germania detl'Ovest, 
dalla porta opporta laOarma-

nia dell'Est; da una parte Vln-
dia e dalValtra il Pakistan: da 
una parte, infine, Israele e dal
Valtra gli sportivi dei paesi 
arabi*. Per non prendersi a 
botte, evidentemente. 

Tutto in omaggio al super-
osannato spirito olimpico che, 
almeno per pochi giorni, do-
vrebbe aleggiare, con la sua 
ispirazione di pace e di fra
tellanza, su leali competizioni 
sportive. E questo & niente. Si 
da il caso che il paese che 
viene osannato come patria 
millenaria delle gore olimpi-
che, sia quello in cui, nel po
polo stesso. quella fraternita 
e quella pace, proprio in que
sti giorni, hanno dimostrato 
una volta di piu la loro inesi-
stenza 

Si da il caso che non un mi-
nuto. durante la solenne sagra 
della pace e della fratellanza 
mondiale, si i arrestata la ve-
ramente criminate, la mostruo-
samente disumanc guerra im> 
perialistica nel Vietnam. E si 
da it cato, tnftne, che i giochi 
otimpici, par rt$e$$tra quatta 

trama rotta e insanguinata. di 
pace e fratellanza, continuino 
per aiulare milioni di persone 
a dimenticare un orrore uma
no, cosl come si pud svenire 
all'odore delle rose nello stes
so momento che si scatena la 
desiderata strage degli Ugo-
notti, o ci si pud estasiare alia 
innocenza degli uccellini men-
tre si spara ai neonati degli 
uomini come al Tiro Balilla. 

Su questa ipocrisia patente 
dello spirito olimpico si tenta 
di dirottare la commozione 
del mondo, e su null'altro: se 
ne convinca il Montanelli, co-
scienza della milaneseria ere-
spina, se £ capace di sentirsi 
turbato da una ragione di fon
do. Questo e il mito olimpico 
che 6 caduto di schianto. 
L'umano e non allegorico si-
gnificato di quei giochi non 
potra risorgere che sui fonda-
mento di una umanita capace 
di riconoscersi eguale, non nel-
Vagonismo atletico ma nelle 
pacifiche competizioni civili. 

Franco Antonicelli 

piu emozionanti passati al 
Campo sono quelli delle riu-
nioni all'aperto, con i giovani. 
a sentirci chiedere delle lot
to popolari in Italia, di come 
i comunisti italiani si battono 
contro il capitalismo. l'impe-
rialismo, di come vivono i no
stri operai, i contadinl. A no
stra volta facciamo delle do-
mande, e a ciascuno gli si 
chiede di dove e, dove 6 nato. 
Intendiamo in Niassa, in Te-
te, al Sud, al Nord. Invece, 
ognuno, in modo assolutamen-
te spontaneo, ci risponde che e 
nato in Mozambico, che viene 
dal Mozambico. Non e un par
ticolare di poco conto. Ci ave
vano detto che il tribalismo, il 
regional ismo, le antiche pia-
ghe deH'Africa, qui a Tundu
ru e dove arriva il Frelimo, 
scompaiono. H Frelimo le 
combatte, e a quanto pare con 
successo. 

Qui a Tunduru si sentono 
tut t i mozambichiani, reallzza-
no una coscienza nazionale. 
Ma evidentemente il Frelimo 
combatte regionalismo e triba- ' 
lismo con intelligenza, se al 
Campo ho conosciuto il flglio 
di Nkavandame, che fa addi-
rit tura il professore. Nkavan
dame padre, governatore di 
Capodelgado, tradi nel 1968, e 
passd ai portoghesi. Sperava 
di portarsi dietro la sua tribu, 
e non s! porto dietro nemme
no suo figlio rimasto con il 
Frelimo. Non e facile, in Afri
ca. che i parenti di un tradi-
tore non siano sospettati: il 
Frelimo, evidentemente, ha 
superato questi settarismi, la 
Iogica del clan. «Io non sono 
mio padre», mi dice il figlio 
di Nakvadame; e fa il profes
sore nella scuola del Frelimo 
che prepara i nuovi quadri ri-
voluzionari. 

Quello che cl chiedono i ra
gazzi dimostra un buon grado 
d! preparazione, anche quan
do gli interrogativi sui nostro 
mondo ci fanno sentire quan
to sia lontano dal loro. Come 
mai in Italia, dove c'e un go-
verno reazionario, i comunisti 
possono aiutare apertamente 
il Frelimo. e il Comitate de-
mocratico di Bologna pud 
mandare una delegazione a 
Tunduru? Non e una domanda 
ingenua (la ripetono, in mol
ti, finche" tutto non e chiaro). 
Questi giovani conoscono mol
to bene il Portogallo fascista, 
e sanno molto bene che 1'Ita-
lia vende al Portogallo fasci
sta gli aeroplani Fiat che 11 
bombardano. Allora, come 
mai In Italia non e come In 
Portogallo? Come mai i comu
nisti, i comitati democratlci, 
possono fare certe cose, pos
sono scrivere su una cassa di 
medicinali, a per il Frelimo »? 
La domanda, allora, e intelli-
gente, vuole capire certi mec-
canismi. certe contraddizioni. 

E quando Riccardi, che ri
sponde per tutti , spiega, metl-
colosamente, c'e subito un al
tro problema, un altro nodo 
da sciogliere. Come mai Bo
logna, Reggio Emilia, certa 
regioni d'ltalia sono govemate 
dai comunisti e dal socialist!? 
Come fumdona il Parlamento? 
Come si svolge la lotta antl-
imperialista e anticapitalista? 
Cosa fanno i cattolici? II pun
to di partenza e sempre la 
realta del Mozambico, per fa
re un confronto. Ma, anche, 
c'6 chi vuole sapere perchS 
11 Psiup non ha avuto deputatl 
alle ultime elezioni. 

Questi colloqui durano ore, 
con una partecipazione vivace, 
autentica, intelligente, e alia 
fine i canti rivoluzionari, ma
gari le danze, tradizionali, o 
nuove, sui tern! della Rivolu-
zione. Non capita spesso che 
dei compagni stranieri arrivi
no fino a Tunduru, ed e la pri
ma volta che arrivano per 
consacrare un patto di amici
zia, di solidarieta, di aiuto. 
L'atmosfera e di eccltazione, 
di entusiasmo, di grande. 
umanissima simpatia. 

Ermanno Lupi 
(continua) 

Nella folo del tllolo: Is donn* • | 
bambini In una della zona liberate 
dal Metambico. Nella foto akcata: 
• a oapedela dova yewaowa Maatj I 
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