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Paolo VI tra conservatory e innovatori 

I dubbi 
della Chiesa 
II compleanno del Papa e I'incontro con Leone hanno ripropo-
sto all'attenzione dell'opinione pubblica la persona del Pontefice 

Due Tatti hanno ripruposto 
aH'attenzione deH'opinione pub
blica e degli osservatori la 
persona di Paolo VI c. natu-
ralmentc, la sua attivita or-
mai quasi decennale di capo 
della Chiesa cattolica: il suo 
compleanno (ha compiuto 75 
anni il 2(i settembre scorso) 
ed i temi toccati nel collo-
quio con il Presidente della 
Rcpubblica italiana. Leone. 

II compimento del 75J anno 
di eta da parte di Paolo VI 
era molto atteso dagli am-
bienti ecclesiastici a giornali-
stici per verilicare se le voci 
di dimissioni del pontefice a-
vrebbero trovato f-onfermn. 
Queste voci erano nate dalle 
congetture di taluni valicani-
sti. i quali a v c a n o creduto 
die anche per u.i Papa vales-
sero alcune disposizioni, ema
nate in precedeiv/a dallo stes-
so Paolo VI al fine di operare 
uno svecchiamento negli ap-
parati ecclesiastici centrali e 
periferici. Inratti, in base a 
due distinti viotu proprio, i 
vescovi residenziali devono di-
mettersi dopo aver compiuto 
il 75" anno di eta ed i cardi-
nali ottantenni non possono 
piu entrare in conclave per 
eleggere un nuovo Papa. So-
prattutto quest'ultimo motu 
proprio, lngravescentem ae-
tatem, aveva provocato le rea-
zioni di cardinali come Otta-
viani, Siri, Confalonieri e lo 
scomparso Tisserant, i quali. 
in sostanza, avevano obietta-
to die un cardinale ottanten-
ne non pud perdere il diritto 
di eleggere un Papa se e lo 
Spirito Santo ad ispirare i 
conclavisti senza distinzione di 
eta. 

Vero e die Paolo VI, con 
il motu proprio del novembre 
1370, a\eva voluto anticipare 
una ri forma die dovrebbe eli-
minare del tutto o trasforma-
re il conclave (da cum cla
ve ovvero sotto chiave). Que-
sto istituto fu creato nel 1274 
da Gregorio X per evitare die 
i grandi elettori del Papa po-
tessero essere influenzal da 
personaggi e gruppi di pres-
sione esterni. dopo il famoso 
conclave di Viterbo in cui i 
cardinali furono messi a pane 
ed acqua dal popolo perche 
si decidessero a scegliere un 
successore sul soglio pontift-
cio. La riforma, secondo Pao
lo VI. dovrebbe dare un par-
ziale carattere democratico al-
l'elezione del Papa con la par-
tecipazione. oltre che dei car
dinal! prefetti di dicasteri. dei 
115 presidenti delle Conference 
cpiscopali nazionali e dei capi 
di Ordini religiosi. 

I conservator! ed i curiali 
osteggiano la riforma. die in
ratti tarda a venire, perche 
vedono in essa il pericolo die 
si arrivi a trasformare la stes-
sa sovranita pontificia da as-
soluta, quale e ancora oggi, 

in monarchia costituzibnale. 
Di qui le incerte/ze e le ama-
rezze di un Papa preoccu-
pato di sanare i contrasti e di 
qui certe notizie soffiate per 
accreditare nell'opinione pub
blica Timmagine di un Papa 
poco energico, anzi vacillante 
nelle decisioni importanti. 

Non c'e dubbio die la Chie
sa attraversa. oggi, una gran-
de crisi che ha finito per in-
vestire tutto il mondo cattoli-
co e le associazioui, i movi-
menti, i partiti ad esso colle-
gati. La svolta giovannea e 
conciliare, sotto la spinta di 
grandi movimenti di massa, 
lia prodotto un vasto sommo-
vimento nella Chiesa, nell'or-
dinamento ecclesiastico, tra i 
cattolici laici. E' entrato in 
crisi il monolitismo dottrina-
le, che aveva ispirato per lun-
go tem|M) 1'integrismo politico 
e sociale di tanti cattolici, ed 
c venuto a frantumarsi anche 
il vecchio quadro teorico e 
ideale della tradizionale dot-
trina sociale cristiana. 
• Oggi i lavoratori, i giovani 
cattolici avvertono che devo
no ricercare il confronto con 
altre concezioni e con altri 
movimenti perche la tradizio
nale dottrina sociale cattolica 
non basta piu a dare rispo-
ste concrete, non elusive ai 
molteplici e pressanti proble-
mi terreni. Molti teologi e so 
ciologi cattolici riconoscono a-
pertamente refTicacia, sul pia-

Per il passaggio della 

cometa Giacobini-Zinner 

Pioggia meteoritica 
fotografata sul 
mare di Bering 

ANCHORAGE (Alaska), 8 ottobre 
Gli scienziati americani spe-

rano di poter vedere e foto-
grafare domani la pioggia me
teoritica della cometa di Gia
cobini-Zinner che si avvicina 
alia terra ogni sette anni. 

Scienziati della NASA ed a-
stronomi canadesi saranno a 
bordo di un aereo che si solle-
vera in volo domani mattina 
sul mare di Bering. La piog
gia meteoritica sara visibile 
anche dalla Siberia, la Cina 
del Nord, il Giappone e le re-
gioni del Pacifico nord occi-
dentale. 

Nelle prime ore di domatti-
na la Terra si trovera ad una 
distanza di circa 110.000 chi-

1 lometri dalla cometa. 
Squadre scientifiche, come 

si e detto, saranno a bor
do dell' osservatorio volan-
te «Galileo n, che salira a 
12 mila metri sul mare di 
Bering, e registreranno con 
macchine fotografiche, spettro-
grafi ed altri strumenti ottici 
sia la pioggia meteoritica che 
la struttura della cometa. 

II «Sogno» stasera al Lhko di Hilano 

Ecco Shakespeare 
visto da Brook 

MILANO — Va in scena atasera al Toatre Lirico Carleso « Soyno di 
una nott* di meiza estate » di William Shakespeare, che con la reala 
di Peter Brook • neirinlerprotaiione aMIa Royal Shakespeare Company 
ha recentemente ottenuto un elamoroso succetso di pvbblico • di ct> 
tica al Festival di Vanazia. Lo spattacolo di tiatara a il primo «Wlo 
tro rappratantazioni cba « Mllano Aporta » offre al pvbblico milanoao. 
Nalla fete: una icena dalle spattacolo. 

no scientifico, della metodolo-
gia marxista per analizzare la 
realta in cui vivono e per tra-
sformarla. 

II noto teologo spagnolo, 
J.M. Gonzalez-Ruiz (Dio e nel
la base, Cittadella editrice), 
parafrasando la t'amosa frase 
di Marx (« Finora i filosofl si 
sono soltanto preoccupati di 
interpretare il mondo; si trat-
ta invece di trasformarlo») 
ha scritto: «Finora i teologi 
si sono preoccupati soltanto 
di interpretare il gesto salvi-
fico di Dio; si tratta invece 
di realizzarlo *. 

La teologia non si accon-
tenta piu della nozione di 
sviluppo ma ha assunto quclla 
di liberazione. Oggi non solo 
sono entrati in crisi il cor-
porativismo, 1' interclassismo, 
il costantinismo, il tenipora-
lismo (anche se non manca-
no richiami e ritorni nostalgici 
a queste categorie), ma lo 
stesso problema della salvez-
za viene visto da molti teo
logi strettamente connesso con 
quello della generale emanci-
pazione terrena deU'uomo e 
dei popoli. La teologia dei se-
gni dei tempi, inaugurata da 
Giovanni XXIII. ha fatto stra-
da. ma ha provocato anche 
aspri scontri tra vecchio e 
nuovo. 

Parlando nella Basilica di 
S. Pietro il 29 giugno scorso. 
in occasione del suo onoma 
stico, Paolo VI cosi si espres-
se: «.; Si credeva che dopo il 
Concilio sarebbe venuta una 
giornata di sole per la storia 
della Chiesa. E' venuta inve
ce una giornata di nuvole, di 
tempesta. di buio, di ricerca. 
di incertezza. Predichiamo l'e 
cumenismo e ci distacchiamo 
scmpre piu dagli altri. Cer-
chiamo di scavare abissi. in
vece di colmarli». E, dopo 
essersi chiesto come mai tut
to cio sia potuto accadere, 
Papa Montini, sorprendendo 
quanti eravamo ad ascoltarlo 
mentre parlava improvvisan-
do disse di avere la sensazio-
ne che «da qualche fessura 
sia entrato il fumo di Satana 
nel tempiu di Dio ». E aggiun-
se: « E' entrato il dubbio nel
le nostre coscienze, ed e en
trato per finestre che doveva-
no essere aperte alia luce >. 

Quando. dopo la convocazio-
ne del Concilio Vaticano II, al-
cuni prelati di Curia andaro-
no a riferire. sgomenti. al Pa
pa sui primi scontri avvenuti 
tra i padri conciliari intorno 
ai problemi della collegialita 
nella Chiesa e della giustizia 
nel mondo, Giovanni XXIII co-
si rispose abbozzando un sor-
riso: < Di che vi preoccupate 
figlioli? Non abbiamo, forse, 
convocato un Concilio per a-
scoltare i pareri dei padri? ». 
Paolo VI, di fronte agli stessi 
contrasti che si sviluppano in 
proporzioni prima sconosciute 
alia Chiesa, c invece assalito 
dal dubbio fino a rendere pub
blica la sua angoscia. Chiu-
dendo il 17 settembre scorso 
a Udine il XVIII congresso eu-
caristico. pur stimolando la 
Chiesa ad « una rinnovata co-
scienza della nostra socialita 
ecclesiale » ha detto che « sa
rebbe tristissima sorte cedere 
alia tentazione del separati-
smo. deU'autosufficienza. del 
pluralismo arbitrario, dello 
scisma ». 

Parlando alPudienza genera
le del 4 ottobre, c tomato an
cora una volta a chiedersi se 
i cattolici sono oggi «capaci 
di fronteggiare le negazioni e 
le confusioni di questo nostra 
tempo ». Ed ha aggiunto: « E' 
possibile questa riaffermazione 
della nostra fede nelle condi-
zioni in cui ci troviamo? E' 
possibile la fede? Ecco il pro
blema >. 

Questo Papa che si espri-
me in modo cosi problematico. 
che ha sempre ripetuto di vo-
ler portare avanti 1'eredita 
giovannea e conciliare di cui 
sente il peso, ma che talvolta 
esita o cede di fronte alle 
reazioni dei conser\-atori e og
gi oggetto di attestati di sti-
ma ma anche di pesanti cri-
tiche. 
- II quotidiano he Monde del 

27 settembre ha parlato. ad-
dirittura. di un pontificato « in 
stato di languor? >. il New 
York Times ha scritto che i 
discorsi di Paolo VI sono co 
me rivolti al vento. E poiche 
queste considerazioni erano 
apparse con variazioni diverse 
anche su alcuni giomali ita-
liani, il portavoce della S. Se-
de. Alessandrini, su L'Osser-
vatore della Domenica dell"8 
ottobre, piuttosto risentito, si 
e detto sorpreso c che giorna-
listi stranieri. present! a Ro
ma. per farsi una idea diret-
ta e autonoma dei problemi 
e delle situazioni. dipendano. 
in definitiva, da un senso co 
mune locale, e. se si \-uole 
provinciate». Non sono, pe-
ro. sorpresi i cristiani — ha 
aggiunto — i quali ricordano 
che Gesu « fu posto come se
gno di contraddizionc » e < il 
suo Vicario non c dissimile >. 

Alceste Santini 

II «Marinaio» e i suoi garibaldini protagonisti di un leggendario episodio della Resistenza nel Veneto 

dodici di Malqq Zonta 
AWulba dell911 agosto 1944 Kesserling scateno un9intern divisione contra i partigiani - Quattordicimila nasisti, appog-
giati da meszi blinduli e daWartiglieria pesante. misero in at to Vaccerchiamento - Perche il nemico non riusci nei suoi 
propositi di unnientamento totale - Gli onori delle,armi alle salme dei trucidati - Su un nazista le foto del massacro 

DALL'INVIATO 
MALGA ZONTA, ottobre 

Adesso, quassit, c'e una ba
se missilistica. E' un vasto 
cocuzzolo, un piccolo altopia-
no emergente fra i boschi, a 
quasi duemila metri di quo
ta. Tutto intorno, i campi da 
sci della conca di Folgarla. 
Terreno da pascolo. Buon pra-
to di montagna. Nell'estate 
1944 a Malga Zonta vivevano 
quattro pastori, addetti alia 
vigilanza ed alia cura del be-
stiame. I tedeschi fucilarono 
anche loro, colpevoli unica-
mente di non aver denunciato 
i partigiani che si erano at
testati nella malga: i dodici 
uomini del « Marinaio », figu
re da leggenda della lotta par-
tigiana. 

Nessuno, tranne i tedeschi, 
li ha visti morire. Gli unici 
document i sono alcune sfuo-
cate fotograne, rinvenute ad-
dosso ad un soldato della Werh-
macht che partecipo al rastrel-
lamento. Parecchi abitanti del
la zona ricordano solo l'inin-
terrotto succedersi di scari-
che di fucileria e di mitra-
gliatrice che per due giorni 
crepitavano la in alto, attorno 
alia malga. Alcuni di loro vi-
dero poi un camion carico di 
cadaveri di soldati tedeschi 
scendere verso Lavarone. 1 
partigiani della brigata «Pa-
subio » ritrovarono i loro com-
pagni e i pastori crivellati di 
colpi contro un muro della 
malga. Li seppellirono sotto 
un lieve cumulo di terra 
smossa. 

• 

Agosto 1944. I garibaldini 
delle formazioni «Garemi», 
uno dei piu importanti nuclei 
combattenti dell'intera guerra 
di Liberazione, sono attestati a 
ventaglio nel territorio mon-
tano di tre province. Dal 
Brenta al Garda, insidiano le 
vie d'accesso al Brennero nel 
Vicentino, nel Trentino e nel 
Veronese. Operano in un'area 
strategica decisiva. Infliggono 
colpi durissimi al sistema di 
comunicazione dei tedeschi. II 
generale Kesselring, che ha il 
suo comando di stato maggio-
re a Recoaro, sente proprio 
sul collo il fiato di lupo dei 
partigiani. Le azioni si succe-
dono alle azioni. Salta un tre-
no di truppa sulla linea del 
Brennero. Alcuni vagoni di 
esplosivi agganciati al convo-
glio provocano un'autentica 
strage: almeno 400 morti. I 
garibaldini minano sotto Ro-
vereto una parete di roccia 

Gli ultimi istanti dei partigiani di Malga Zonta. E' una fotografia storica, scattata da uno dei naziiti che partecipo al rastrellamento 
a ritrovata nella sue tasche. II « Marinaio » e i l centro con le min i appoggiate alia grondaia. 

e provocano una frana che 
blocca per giorni e giorni la 
intera Valdadige. Salta il pon-
te di S. Colombano e Rove-
reto resta isolata. 

Le brigate della « Garemi » 
(che diventera gruppo di di-
visioni nell'imminenza della 
jnsurrezione) hanno le loro 
basi principali nel Vicentino, 
ma operano di preferenza nel
la provincia di Trento: qui 
siamo nel Voralpenland, il 
territorio incorporato nel 
Reich germanico, e la popola-
zione civile non subisce azio
ni di rappresaglia a causa 
delle azioni di guerriglia. Ma 
lo stato maggiore tedesco non 

puo tollerare una simile con-
dizione di insicurezza in una 
zona cosi nevralgica delle sue 
retrovie. Decide di sferrare 
un colpo decisivo a tutte le 
« zone libere » partigiane che 
sono venute costituendosi un 
po' ovunque in alta Italia, 
dal Piemonte al Friuli. E co-
mincia proprio da qui, dal 
Veneto, dove l'audacia dei ga
ribaldini e giunta sino a libe-
rare il comune di Posina, in 
val d'Astico, e una vasta area 
circostante. 

All'alba dell'll giugno, ini-
zia l'attacco. Kesselring ha 
mobilitato una intera divisio
ne, 14.000 uomini appoggiati 

da mezzi blindati e artiglieria 
pesante. E' un cerchio di fer-
ro e di fuoco che, muovendo 
da un amplissimo raggio, si 
stringe attorno a Posina. II 
dispositivo partigiano, anche 
se le dimensioni del rastrella
mento non erano previste, e 
pero pronto. Tutte le forma
zioni sono divise in piccoli 
agili nuclei. Assediati, brac-
cati, respinti sui boschi e lun-
go valloni scoscesi, privi di 
viveri e di acqua, i partigiani 
non si fanno «agganciare». 

Sfuggono all'accerchiamen-
to, all'accanito martellare del-
1'artiglieria e delle mitraglia-
trici tedescne che spazzano 

ogni sentiero, ogni anfratto. 
Si levano le lingue di fuoco 
dalle case, dai villaggi incen-
diati. Un inferno che dura 
tre giorni, settandue intermi-
nabili ore, al termine delle 
quali la divisione si ritira con 
un pugno di mosche nelle 
mani. I partigiani caduti so
no pochissimi. Una ventina 
in tutto. Dodici, sono quelli 
di Malga Zonta. 

Bruno Viola era contadino, 
figlio di piccoli contadini di 
Caldogno, in provincia di Vi-
cenza. La sua era una tipica 
famiglia di piccoli proprieta-
ri veneti. poca terra e tante 
bocche da sfamare, per cui 

lavorare il proprio podere non 
basta, bisogna andare a fare 
i braccianti nella terra dei 
«(signori ». Bruno Viola aveva 
fatto la guerra in marina. 
Raggiunte le formazioni par
tigiane in montagna, nessuno 
era riuscito a fargli togliere 
la sua divisa blu, perche non 
si credesse che tutta la ma
rina italiana fosse come que-
gli ammiragli che avevano 
portato le navi ai tedeschi. 
Fercib il suo nome di batta-
glia era « Marinaio ». In mon
tagna era diventato comuni-
sta. Serio, disciplinato, co-
raggiosissimo, tiratore mici-
diale, il « marinaio » era l'uo-
mo delle missioni difncili. 

In quei giorni d'agosto, il 
comandante della « Pasubio » 
l'aveva mandato con un di-
staccamento a Malga Zonta, 
proprio al confine fra le pro
vince di Vicenza e di Trento. 
Doveva coprire il dispositivo 
partigiano particolarmente e-
sposto con 1'occupazione di 
Posina, ed attendere degli a-
violanci alleati. «Marinaio» 
aveva con se undici uomini. 
Solo la meta erano armati. 

II rastrellamento tedesco in
vest! Malga Zonta il mattino 
del 12. Le sentinelle avanzate 
erano state uccise senza che 
quelli della malga potessero 
accorgersene. Stavano man-
giando del pane inzuppato nel 
latte fresco oflerto dai mal-
gari quando i partigiani furo
no invest iti dai primi colpi 
di mitragliatrice pesante. L'in-
tero altopiano dei Luzi, al 
cui centro e Malga Zonta, era 
chiuso in un cerchio di arma
ti. II « Marinaio » e i suoi de-
cisero di asserragliarsi, di fa
re della malga un fortilizio. 
Lasciarono che i tedeschi si 
avvicinassero, per poi far fuo
co con le loro armi leggere. 

Una prima intimazione di 
resa fu respinta. Allorche un 
tedesco cadeva. « Marinaio », 
protetto dal fuoco di sbarra-
mento dei suoi, saltava fuori 
dalla malga per impadromrsi 
del fucile o della «maschine-
pistole». Resistettero tutto il 
giorno, fino all'ultima cartuc-
cia. Poi la cattura, il proces-
so sommario condotto sul po
sto da un ufficiale nazista, la 
fucilazione indiscriminata dei 
partigiani come dei pastori. 
L'ultima istantanea scattata 
dairanonimo soldato tedesco 
catturato poi durante la ri-
tirata nei giorni della Libe
razione, mostra il « Marinaio » 
ritto davanti al plotone d'e-
secuzione, la bocca aperta in 
un grido: «Viva l'ltalia! », e 
forsanco «Viva il comuni-
smo». Dopo il massacro, e 
mentre raccoglievano a decine 
i loro morti caduti sotto i col
pi implacabili del marinaio 
contadino, i tedeschi rendeva-
no l'onore delle armi ai ca
daveri straziati dei partigiani. 

Mario Passi 

La vita e le lotte quotidiane nel colloquio con i protagonisti 

TRA I COMPAGNI DI ORGOSOLO 
La coscienza dei propri diritti di fronte alle intimidazioni - L'esperienza dei giovani operai emigrati a Torino e tornati per promesse di lavoro 
non mantenule - Quanto pesano sull'economia dell'isola le basi militari - Le donne racconfano episodi vecchi e nuovi della battaglia popolare 

ORGOSOLO, ottcbre 

Entrando in Orgosolo, si 
potrebbe restare impressio-
nati daU'ostentazione di poli-
ziotti e carabinieri, sulla stra-
da e dinanzi al caseggiato del
la polizia, a piedi o in camio-
nette, le stesse che poi ripe-
tutamente « passeggiano » per 
il corso principale durante il 
pomeriggio e la sera. Ostenta-
zione deU'ordine costitutto. 
Certo: IV ordine » che da mol
ti decenni, con diverse colo-
rature di governo, reprime e-
conomicamente, soctalmente. 
politicamente anche questa 
zona della Sardegna, la Bar-
bagia, che per secoli e stata 
difficile agli invason e che 
da anni e forte per chiara 

\coscienza e lotta politica. Or
gosolo che, unitamente ad al
tri paesi di pastori e brac
cianti sardi. viene sistematica-
mente oltraggiata (a dir po
co) per interessi coloniali di 
classe collegati a vincoli mi
litari intemazionali (Nato) 
da parte dei govemanti ita-
liani e dalla stampa a loro 
asservita. 

Ma una volta accolti, me-
glio dire travolti, dalla calo-
rosa ospitalita di compagni 
e compagne, si capisce come 
queH'ostentazione non impres-
sioni affatto ne intimidisca, 
pur manifestandosi troppo 
spesso in pesanti e gravi coer-
cizioni. A rendere gli orgo-
lesi sereni, pur nella durez-
za e precarieta della loro e-
sistenza. e la coscienza della 
loro giusta lotta, antica e at-
tuale, continua, contro I so-
prusi. Una lotta contro falsi 
prowedimenti, che non ri-
spondono in nulla alle loro 
esigenze di vita umana. 

A rendere gli orgolesi si-
curi nelle convin2ioni e nel
la decisa opposizione al mal-
governo, e la loro unita che 
si manifesta ogni volta in cui 
i padroni civili e militari at-
tentano ai loro diritti; e la 
grande forza combat tiva, con 
cui le donne. anche se con-
sumate da duro lavoro fin da 
bambine, anin^no le giuste 
ribellioni contro noetuti in-
terventi statali antipopolari; e 
l'autentica cultura — gram-
scianamente intesa — che im-
pronta ogni loro argomenta-
zione realisticamente basata 
sulla loro espeuenza E' cer-

Le donne di Orguaoto n«l corso di una recenta manifestation* contro la crescent* militariztaiione della region*. 

to che vi sono momenti di 
esasperazione, per lo piu in
dividual!. ma e altrettanto cer
to che quest l sono effetti di 
cause remote e attuali, dai 
govemanti non afTrontate per 
la loro cocciutaggine nel non 
voler risolvere i complessi 
problemi sociali, che gravano 
sull'esistenza anche degli a-
bitanti della Barbagia. Perfi-
no le pie tre qui sanno che 
questi problemi vanno afTron-
tati nella loro reale radice 
economica, con trasformazio-
ni sociali, e non con prowe
dimenti repressivi, non con 
i baschi neri o blu. 

Questo e altro mi risultb 
da lunghe conversazioni, du
rante alcuni giorni intensa-
mente vissuti ad Orgosolo. 
Conversazioni soprattutto con 
il compagno Beppino Marot-
to, segretario della Camera 
del lavoro. Beppino Marotto 
e %'eramente esemplare per 
la sua vita di lavoro e di 
lotta (vittima anche lui del

la repressione scelbiana). 
Sempre presente in ogni at to 
collettivo del paese, e anche 
chiamato spesso, per far sen-
tire una vera voce sarda, dal 
Piccolo Teatro di Milano alle 
feste dellUnita, fino a Pari-
gi; egli esprime la realta e 
le esigenze della propria ter
ra anche con canti e scritti 
poetici (e sarebbe giusto rac-
coglierli e stamparli), spes
so ciclostilati. diffusi tra pa
stori e imparati a memona 
da loro. 

E con Marotto ho incon-
trato tanti altri: braccianti, 
pastori, giovani operai, stu
dent!. Giovani operai che, e-
migrati soprattutto a Torino 
— dove si sono scontrati con 
un ambiente discnminatore e 
si sono rafforzati nello scam-
bio reciproco di esperienze 
con la classe operaia torine-
se —, sono tomati per 1'al-
lettamento di lavoro locale 
sbandierato dal dilagare del
lo sviluppo industriale, so

prattutto petrolchimico. E' uno 
sviluppo che, unitamente al
ia speculazione edilizio-turisti-
ca. porta avanti interessi di 
singoli « govemanti», i quali, 
vere piovre, stanno awilup-
pando tutta la Sardegna. Lo 
stesso compagno Marotto de-
nuncib tutto questo alia con-
ferenza agraria tenuta a Ba
il nel 1970. Basta conside-
rare gli effetti disastrosi, pro-
vocati dalle basi militari, sul
l'economia dell'isola, per con-
statare la falsita di quanti af-
fermano che «i militari arric-
chiscono l'isola». 

Ho parlato anche con le 
donne: dalla loro fierezza di 
comportamento. conscio e re-
sponsabile, si capisce ulterior-
mente la vera unita ideale e 
pratica di questo paese, in 
cui le donne devono troppo 
spesso sobbarcarsi al lavoro 
e alia responsabilita dei loro 
uomini. vittime dell'autorita-
rismo di Stato o cost ret ti a 
emigrare. Le lotte le trovano 

sempre in prima fila. 
Dalle loro voci rivivono si-

gnificativi episodi delle anti-
che e nuove battaghe. 1931, in 
pieno fascismo: contro la de-
cisione govemativa di voler 
passare il terreno comunale 
alio Stato, comparvero, per 
imziativa di un confinato po
litico, scritte sui muri: «Po
polo dormente svegliati! II 
comunale viene venduto» e 
nel cimitero «Svegliatevi, vi-
vi, per aiutare i morti». n 
paese insorse, occup6 II mu> 
nicipio e butt6 fuori letteral-
mente tutto, dal podesta ai 
mobili, imponendo la sospen-
sione del decreto. 1968: il 
paese insorse contro una leg-
ge per far diventare parco 
nazionale quasi tutta la pro
vincia di Nuoro (aVolevano 
legalizzare lo stato di abban-
dono della zona, anziche tra-
sformarla, si lotta per Tin-
dustrializzazione della pasto-
rizia e ci mandano l'eserci-
to »), e la face salt are. E an

cora. la lotta di Pratobello 
contro il poligono di tiro e 
campo sperimentale militare. 

Con il vigore «di un flu
me sotterraneo », gli orgolesi 
ribadiscono l'affermazione al
ia vita, la volonta di essere 
soggetti della storia, la neces-
sita di operare la saldatura 
con la lotta della classe ope
raia, di raggiungere il supe-
ramento deli'economia arre-
trata. 

Con i compagni abbiamo 
parlato anche della casa 
Gramsci. in Ghilarza, del de-
siderio di fame un centro vi
vo di raccolta di studi di 
ricerca. Furono manifestate 
pure preoccupazioni per le 
difficolta economiche che fre-
nano lo sviluppo di questo 
centro. II compagno Tino Pi-
rassi. a Ghilarza, tra i muri 
bianchi e vuoti della casa 
Gramsci, mi parlb tra i'altro, 
del seminano svoltosi sulla 
questione sarda e dell'inten-
zione di stampame i docu
ment!. 

In una piccola stanza della 
casa del bracciante Pasqua-
le Buesco, le pa ret i sono co-
perte da quadn suoi, che ri-
flettono la vita e le lotte di 
Orgosolo, con una tecnica non 
da « naif », ma conforme alia 
sua vita e al suo lavoro. La, 
ci si incontra con pastori e 
braccianti che lottano uniti, 
che si riconoscono nei qua-
dri di Buesco Uper noi han
no troppi significati. non e 
la memoria delle nostre lot
te, ma lo stimolo continuo 
a conoscerci, a crescere, a lot-
tare in questa galera» come 
dice Beppino Marotto in una 
sua poesia). Buesco. braccian
te che lavora due mesi al-
l'anno («il mio sogno e po
ter lavorare almeno sei me
si ») e uno dei produttori di 
cultura sardi (da prender in 
seria considerazione. e dei 
quali molto si occupa il cri-
tico Raffaele Marchi di Nuo
ro), in cui il limite dell'aire-
tratezza di vita e di espres-
sione e superato da una for-
tissima coscienza politica. Al-
tra testimonianza di una po-
tenzialita umana compressa 
ma sicuramente grande forza 
motrice e creativa nella tra-
sformazione di strutture e di 
uomini. 

Luigi Nono 
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