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Noi e il Vietnam 

II senso della 
nostra lotta 
Dobbiamo creare il piu largo concenlramenfo di 
oslilila alia guerra di Nixon e muovere ogni comu-
ne, frazione, fabbrica, quartiere, famiglia, individuo 

E' cresciuta in tutto il 
mondo, si e sviluppnta con 
sincero impeto in tutta I'lta-
lia civile e democratica la 
protesta contro la sporca 
guerra nel Vietnam (salvo 
che da parte della Stampa, 
interessatissima alia lotta 
contro un altro genere di 
violenza e di prostituzione, 
di qualche giornalista del-
l'ltalia ccntrale che non si 
vergogna di essere servito-
rello del noto petroliere e 
di alcuni ipocriti furibondi, 
che in nome della loro aset-
ticita culturale non hanno 
tollerato i due minuti di po-
litica — e di qnale tenore! 
— del musicista Pollini). 

Che la protesta, fatta di 
indignazione, di rabbia, di 
rivolta morale, di vergogna, 
di pieta o di paura, diventi 
generate 6 molto importan-
te. Singolarmente ha il suo 
valore, ma solo collettiva-
mente acquista forza. L'al-
lucinante guerra di stermi-
nio e calata di conseguenza 
dal suo pazzo diapason, le 
trattative vanno riprenden-
do, ma questo non e ancora 
ragione nemmeno alia lon-
tana di tranquillita; cid che 
e avvenuto nel Vietnam dal 
18 dicembre alia fine del-
l'anno non pud essere mini-
tnamente dimenticato senza 
pagarne responsabilita sto-
riche, e il tentativo di ac-
cordo, dopo lo scempio pati-
to, e sul piatto di una bi-
lancia che suU'altro ha la 
spada di Brenno, il peso di 
una terza ondata di terrori-
6mo bellico. 

Percio, ripetiamo, ogni 
motivo di protesta, di con-
danna, di sdegno, da qualun-
que parte venga, serve alio 
scopo di tornare alle spe-
ranze e alia realta della pa
ce. Abhiamo bisogno della 
solidarieta di tutti, perche 
il nostro obbiettivo e di 
creare l'isolamento intorno 
aH'America di Nixon. Ha va
lore la parola del Papa, la 
sua < dolorosa commozione» 
per la pace che di seat-
to e sembrata volar via, e 
come la sua quella di molti 
ecclesiastic!, maggiori o mi-
nori nella loro gerarchia. Ha 
valore Poffensiva che co-
mincia a scatenarsi in Ame
rica da parte del Congresso; 
ha valore il risoluto dissen-
so di molti paesi europei 
(primo fra tutti la Svezia), 
ha valore la presa di posi-
zione antifascists (che di 
antifascismo si tratta) di 
molti intellettuali, scrittori, 
giornalisti, magistrate 

Occorre coraggio e deci-
sione da parte di ciascuno. 
Se noi abbiamo questo co
raggio, dobbiamo infonder-
lo anche agli altri. Dobbia
mo creare il piu largo con-
centramento di ostilita alia 
guerra di Nixon e muovere 
ogni comune, frazione, fab
brica, quartiere, famiglia, 
individuo. Questa solidarie
ta generate giova perche ci 
da la forza di imporre al 
nostro governo una risolu-
zione, che e uno degli ulti-
mi govern! di paesi demo
cratic! a non deliberare: 
quella di prendere le distan-
ze dalla politica di guerra 
di Nixon. Non basta dawe-
ro che deprechi la logica 
crudele della guerra che ha 
guidato gli Stati Uniti e che 
auspichi che si dimostri coi 
fatti la volonta di pace. Que
st] fatti bisogna aiutare a 
crearli, bisogna sollecitarli. 
Non basta render's! inter
pret! di una commozione po-
pnlare: occorre un atto piu 
politico, il disscnso. poiche 
nessuna fedelta atlantica 
puo essere mantenuta alia 
luce di un crimine che ci 
disonnra e ci compromette. 
Insegni al nostro governo il 
contegno responsabile e 
non pavido di altri gover
ni della comunita atlan
tica 

Ma & certo che noi fare-
mo di piu e meglio se sare-
mo uniti da un giudizio piu 
profondo, da un consenso 
meno generico e momenta-
neo. Lo scopo di tante ma-
nifestazioni non puo essere 
•olo di volere la pace, ma 
qualcosa di piu. altrimenti 
non sarebbe vero che nel 
Vietnam e il punto cruciale 

- non soltanto di uno scontro 
militare, ma anche dello 
scontro politico piu decisivo 
del mondo C allora dobbia 
mo capire alcune cose An 
zitutto perche Nixon ha in 
gannato il Vietnam e il mon 
do e perche gli e consentito 
di farlo Egli doveva farsi 
rieleggere per consnlidare 
il suo potere quasi assolutn 
di presidente e assicuraro 
alia clasM* politica che lo ha 
scelto suo rappresentante il 
dominio degli affari in In 
dncina, la forza di conlratta 
zione in Asia, il peso degli 
interessi americani in tutto 
il mondo 

O vince adesso la dispera 
ta partita o entra in crisi 
tutto questo discgno. Spe-
fanza cieca fin che si vuole, 
•M e, proprio la speranza 

del capitalismo imperialista 
quando si sente ferito al 
cuore. 

Che cosa bisogna oppor-
gli? La resistenza e l'offen-
siva della sinistra interna-
zionale, del proletariato di 
tutto il mondo. Bisogna ac-
cettare la lotta vietnamita 
nel suo pieno significato di 
lotta popolare, la piu grande 
del mondo, perche a questo 
l'ha costretta la decisione 
americana. Tutti i paesi, 
tutti i partiti che si richia-
mano al socialismo, tutte le 
forze democratiche devono 
sapere che la guerra nel 
Vietnam e una dichiarazio-
ne di guerra dell'imperiali-
smo al mondo dei lavorato-
ri, tale che potrebbe rimet-
tere in discussione anche i 
recenti approcci con l'URSS 
e la Cina, nonostante la sfi-
da a rtschio calcolato che 
l'oltranzismo di Nixon puo 
lanciare al giustificabile at-
teggiamento prudente delle 
due potenze. 

Percio dobbiamo essere 
convinti che la partita non 
puo essere vinta interamen-
te dal Vietnam e solo per il 
Vietnam, ma da tutte e per 
tutte le forze lavoratrici del 
mondo. E' necessario, certa-
mente, che raccogliamo aiu-
ti in denaro, in medicinal!, 
in tutto quanto ci puo esse
re chiesto e ci sembri utile, 
sabotaggio dei portuali com-
preso, e necessario che si 
portino avanti qui e in ogni 
altro paese le lotte della 
classe lavoratrice. Se il 
Vietnam non riuscira a far-
si riconoscere anche nei fat
ti la sua liberta, indipenden-
za e sovranita, il diritto al-
l'autodeterminazione del suo 
destino, l'imperialismo che 
e sulForlo della crisi ripren-
dera vigore la e dovunque. 
Se il Vietnam vincera in tut
ti i suoi obiettivi essenziali, 
vinceremo anche noi. Quel 
Vietnam che vogliamo vinci-
tore non e solo l'esercito ri-
voluzionario con le sue ar-
mi: e cio che di liberazione 
sociale esso porta innanzi 
con quelle armi. Ma vincera, 
se lo aiuteremo a vincere, 
cercando di sconfiggere qui 
e dovunque le forze che ap-
partengono all'imperialismo 
internazionale. La lotta e co
mune, e internazionale, con
tro un awersario interna
zionale: il Vietnam e il no
me di questa lotta. 

Franco Antonicelli 

Una dinastia sanguinaria governa da 40 anni lo sventurato Nicaragua 

GLI S0M0ZA 
Da «Tacho», I'assassino dell'eroe guerrigliero Sandino, a «Tachito » la losca storia di una tirannia sostenuta dagli Stati Uniti - Un impero eco
nomic*) creato con sistemi banditeschi e protetto dal terrore - « Per gli amici danaro, per i nemici piombo» - « Sto sempre con gli stivali infi-
lati, e me li levo solo nel palazzo presidenziale, o al cimitero >» - 65 per cento di analfabeti, 150 mila lire all'anno di reddito medio 

Un lettore ci ha chiesto: 
«Ma chi fucila, dopo averli 
sbngativamente definiti "scia-
calli", i poveri, gli affamati 
che si aggirano fra le rovine 
di Managua devastata dal ter-
remoto? >. 

Ecco la risposta. E' un po' 
lunga, ma cercheremo di sin-
tetizzarla. 

« Nel 1912 — scrive lo sto-
rico americano conservatore 
Hubert Herring (Storia del-
VAmerica Latina, Rizzoli) — 
il Nicaragua si trovava in que
sta anomala situazione: una 
repubblica ipoteticamente so 
vrana era passata sotto la tu-
tela effettiva dei banchieri 
newyorkesi. che agivano uffi-
ciosamente a nome del gover 
no americano, ma senza l'au 
torizzazione del senato. I con 
servatori, puntellati dagli in
teressi stranieri insediarono 
alia presidenza Adolfo Diaz. E 
fu allora che al grido di "Ab 
basso gli imperialisti yankee1" 
i liberal! insorsero. A questo 
punto dalle navi da guerra 
americane sbarcarono i mari
nes che soffocarono la rihel 
lione e mantennero Diaz in 
carica. Per diciannove anni. 
dei ventuno che seguirono. i 
marines americani rimasero 
sul suolo nicaraguense... i cri
tic! nicaraguensi. e con loro 
molti altri latino-americani 
hanno definito l'episodio un 
altro esempio di quell'imDt*-
rinlismo del dollaro. in ha 
se al quale i cannoni ameri 
cani erano chiamati a proteg 
gere gli investimenti nelle mi 
niere d'oro. i prestiti. le pian 
tagioni. le banche e le ferro 
vie dei cittadini americani... >. 

Non tutti i nicaraguensi sop-
portarono passivamente l'oc-
cupazione americana. Molti <*i 
d'"dero alia macchia. danrio 
inizio ad una vigorosa guer-
riglia. sotto il comando di un 
uomo leggendario. destinato a 
diventare, prima di Fidel Ca
stro e di Che Guevara. I'eroe 
della resistenza latino ameri 
cana all'aggressione imneriali-
sta. 

« Durante quasi sette anni. 
praticamente senza alcun aiu-
to. lottando con fucili cattu 

• rati al nemico e- bombe fatte 
con scatolp di sardine riem 
pite di sassi — narra il gior
nalista statunitense William 
Krem. in Democracias y Tira-
nias en el Caribe, Editora 
Popular de Cuba y del Ca 
ribe. 1960 — Sandino resistet-
te all'aviazione e alle armi mo 
derne della marina nord ame
ricana e della guardia naziona-
le del Nicaragua (organizzata 
dai marines)... La sua posizio 
ne era del piu puro donchi-

Managua: una famiglia di sfollati dopo il terremolo del 23 dicembre. Sullo sfondo un cartellone pubblicitario della < Coca Cola >. A destra: il dittatore Somoza 

sciottismo ispanico: morire 
resistendo all'ingiustizia del 
paese piu potente del mondo. 
ma far sapere al mondo che 
il Nicaragua non piegava la 
schiena sotto l'oppressione >. 

Nel 1933. gli americani in-
stallarono alia presidenza un 
loro ex avversario. il liberate 
Juan Bautista Sacasa. e si ri-
tirarono. « Ma — scrive con 

brutale franchezza Herring — 
non tardd ad esser cliiaro che 
il vero padrone de! paese non 
era il presidente... ma Anasta-
sio Somoza. « astuto ^ coman 
dante della guardia nazionale. 

c Nato nel 1896. educato ne 
gli Stati Uniti e addestrato 
dai marines. Somoza, detto 
c Tacho ». di cui Herring met-
te in luce con involontario 

sarcasmo la sinistra c esube-
ranza i e il satarico «buon 
umore», < seppe imporre la 
sua volonta in modo che nes 
sun rivale riusci A sopravvi-
vere a lungo in Nicaragua... 
tl Congresso e i tribunali, se-
lezionati da Iui, confermava 
no le sue decisinni senza di 
scutere *. 

Sacasa sail alia presidenza 

IL FOLKLORE OGGI IN ITALIA 

Poesia contadina e operaia 
II passaggio dalla vecchia alia nuova tradizione e da un atteggiamento magico ad uno realistico — Can-
ti e riti che in condizioni e tempi diversi hanno risposto a una stessa funzione di lotta per la vita 

Abbiamo vtsto come la si
tuazione del folklore italiano 
si present! con aspetti con-
traddittorii. tra i contadini 
che tendono a nascondere le 
proprie espression! tradizlo-
nali. gli studentl e 1 cetl me-
di colti che se ne entusiasma-
no (ma non sempre con suf-
ficiente senso storico-cr.tico). 
e talune « punie » operate, che 
solo a fatica e In occasione dl 
lotte particolari di lunghe oc 
cupazioni di fabbrica. recu-
perano creatlvamente 1 mo
duli del canto e di altre tra-
d:zionl popolari. riempiendo-
li di contenuti nuovi Que 
st'ultlmo e peraltro un feno-
meno c'ne si ripete. con cicll 
ricorrenti di creatlvita popo^ 
lare nel canto di protesta e 
di iolta. non per ca&o piu 
ncca nel culmine di trrandi 
lotto di massa -
- Cosl e stato In quelle del 
proletariato agricolo padano 
ai primi del "900 (Esempi: La 
boie!. t*n Irga; E per la stra 
da gndnva i scioperantil; nel
le battaglie della Resistenza 
e nella rivolta popolare del 
luglio *fiO contro II tentativo 
reaziorwno di Tambronl 
(Lemma vinta 'a batlaqiat e 
un belPesempio di canzone 
anlitascista nata In quel gior 
ni a Genov.ii. e infine n*»lla 
grande lotta polilico-sindaca 
le dell'autunno '69, durante 
la quale rinventiva operaia 
si espr&i.-* con nuovi canti. 
slogans torrne di comunica 
zione senile e visiva, non 
meno che in nuove forme di 
organi^/<i/.ionc e di lotta 

Un tenomeno, qumdi. non 
episodico e non circoscnlto 
II quale potrebbe percio an 
che e».sere li segno, facendo 
il parallelo con quanto ha 
scntto il Propp sui canti po 
polari rusii che «la poesia 
operaia» imzia «una nuova 
tradizione a. mentre gia nel 
secolo XIX • la poesia conta 
dina coronava una tradizio
ne secolare». Ma se questo 
puo esser vero a grand! line* 
anche per l'ltalla, occorre pur 
sempre, per meglio compren-

dere la a nuova tradizione» 
(operaia). vedere che cosa sia 
stata la precedente a tradizic-
ne secolare» icontadina), e 
quanto di questa passi nell'al-
tra. non solo per quanto ri-
guarda 1 canti (la poesia, che 
nella cultura contadina esiste 
quasi solo cantata), ma l'in-
sieme delle forme entrate nel 
nostro patrimonio folklorico. 

« Sapienza 
del popolo » 

Ebbene, 11 rituale magico di 
un odierno contadino della 
Lucania per guarire il suo 
bambino ammalato. come la 
danza imitativa della caccia 
vittoriosa di un afneano. co 
me una qualsiasi rappresenta-
zione magica di un nostro 
progenitore preistorico, volta 
a influenzare m per simpatia » 
un fenomeno naturale, un 
raccolto, una gticrra: tutte 
queste manifestazioni che si 
presentano ai nostri occhi 
moderni come folklore, tali 
sono o furono nel senso ori-
ginario della parola inglese 
folklore, sapienza del popolo, 
sostitutive. cice, di altre 
scienze ancora di la da veni
re, e perci6 necessarie 

Certo. anche all'mterno del 
mondo contadino e in atto 
non da oggi un processo evo-
lutivo. di presa di coscien-
za e di emancipazione socia
le, per cui le stesse insoppri-
mihili e?igenze umane ven-
gono via via affrontate in 
modi diversi. sempre piu ef-
ficacl. che segnano in sostan 
za il passaggio da un atteg 
giamento magico a un atteg 
giamento realistico Cosl ad 
esempio. passando dal Sud al 
Centro al Nord d'ltalia tra 1 
brarcianti della terra si ha un 
di verso atteggiarsi di fronte 
a) tempo-fatica del lavoro A 
Colobraro in Lucania. dice 
Ernesto De Martino nel suo 
libro fondamentale wSud e 
magta», che 11 mal di testa 
subentrante «al calar del so
le dopo una giornata di fati
ca* e dl flc&rso nutrlmento, 

si cerca di scacciarlo con que
st! versi, mormorati davanti 
all'astro nascente: Buon gior-
no santl sole — a li piedi del 
Stgnore — da lu petto ne le
va Vaffanno — da la testa lu 
gran dolore: — Buon giorno 
santi sole! 

Sugli appenninl toscanl, 
raccoglievamo invece qualche 
anno fa uno stornello di mie 
titura che recita: Tramonta 
sole per Vamor di Dio — se 
non set slanco tu son stanco 
io; — tramonta sole per 
Vamor dei santt — se non set 
stanco tu n'i slanchi tanti! 
Dove ion vi e certamente piu 
traccia del sincretismo paga-
no-cattolico che caratterizza 
la precedente preghiera-scon-
giuro lucana, e anzi e evi-
dente un < atteggiamento di 
realistica Ironia nei confront! 
del sole (e indirettamente del 
padrone) che non si decide a 
tramontare. segnando cosl la 
fine del lavoro. appunto «da 
sole a sole ». 

Ma e una realta superata 
anche questa, come ben san-
no i lavoratorl che per cid lot-
tarono quando le mondine can-
tavano* • Se otto ore f ci sem-
bran poche I provate voi a la-
vorar I E proverete la diffe-
renza I dt lavorare e di CO 
mandarl». Un canto anonimo. 

schiettamente popolare. che pe
raltro nella sua concretezza e 
semplicita espressiva e gia un 
messaggio di lotta come i can 
ti nati fino a oggi per ispi-
razione del movimento operaio 
e democratico del nostro pae
se E tuttavia. se ben guar-
diamo. tutti e tre i canti ri-
portati hanro risposto in tem
pi e condizioni diverse a una 
stessa funzione di lotta per 
la vita- certo. nei modi pro-
fondamente differenti. adatti 
alle diverse situazioni sociali. 
politiche e cultural) in cui le 
classi sfruttate si sono tro-
vate ad agire. In modi stori-
ricamente determinati. cioe, 
che non consentono di porre 
sulk) stesso piano di validity 
attuale — come da qualche 
parte si e fatto in questi anni 
per una «difesa» Lndifferen-
ziata del folklore — un ri
tuale magico axcalco • una 

tradizione viva della classe 
operaia. 

I rischi dj generica soprav-
valutazione del folklore che, 
al di la della sua indubbia 
rilevanza come documento sto-
rico. hanno corso anche in 
Italia studktsi, ricercatori e 
gruppi di cultura piu o meno 
vicini al movimento operaio 
e tendenzialmente impegnati 
in senso giusto, si sono ve 
nuti cosl paradossalmente ap-
parentando agli equivoc. inte-
ressati deU'industria culturale 
e all'attuale incomprens'one 
del folklore, generalizzata in 
Italia come in tutto il mondo 
capitalistico. Perche troppo 
pooo si e fatto. infine. per far 
uscire dal ristretto < amb.to 
speciallstico la conoscenza dei 
significati e delle funztoni di 
un filone della cultura uma-
na passata che. in Italia, in 
Europa e dovunque. fu neces
sario al nostro presente, 

I tabu 
ancestrali 

La psicanalisl. del resto — 
anche a non esagerame l'im-
portanza — ci ha almeno fatto 
comprendere quanto lentamen 
te ci si liberi dai tabu ance
stral!, e Insieme alia piu mo 
derna etnologia ha chiarito 
quanto peso essi abbiano avu-
to nella vita associata dei pro
genitor!, e in definitiva nel-
1'attuale civilta umana In sa 
stanza, dei complessi rituali un 
tempo cosl drammaticamente 
necessari, e della loro ricca 
articolazione di danze. canti. 
scongiuri, cerimonie e ogget-
tl simbolici che abbraccia ' 
vano come in cicli mronsape 
voli ma organic! 1'intera vita 
umana, la vicenda stag:onale 
della terra, e pressoche ogni 
momento e aspetto della pro-
duzione, dei rapport! tra gli 
uomini e con la natura, di 
tutto questo si e in gran parte 
e quasi ovunque dimenticato 
11 senso. Ma ne e rimasto a 
preziosa testlmonianza quel-
1'involucro espressivo — ml-
iterloto aok) perch* lgnorato, 

iromzzato solo perchfe incom-
preso — che oggi chiamiamo 
folklore. 

Se il criterio storico (cono-
scere il passato per compren
dere il presente) S valido per 
ogni atto umano, per le tra 
dizioni popolari esso 6 dun-
que particolarmenCe valido og
gi: per la loro crisi evidente, 
per i process! di decadenza e 
di sparizione di nvolte di esse. 
e infine per la tr&sformazione 
in atto dei loro v-alori, cultu-
rali, espressivi. linguistic! e 
piu ampiamente uimani. in al
tri valori nascenti e ancora da 
determlnare. Di tali mamfe-
stazioni, infatti. restano quasi 
ovunque residui cultural! — 
talvolta relitti imkcifrabili — 
che non solo hanno sublto pro
cess! di sfaldamenito e di con-
taminazione che soro tiplci di 
ogni cultura orale, come 6 tipi-
ca. in positivo, la sua peren-
ne e creativa rielaborazione. 
Ma quasi ovunque in Italia 
(come in tutta la sfera euro-
occidentale piu che nel «terzo 
mondo») quelle forme tradi-
z:onali hanno perduto 1 si
gnificati originari, alia memo-
ria di quegli stessl che del 
folklore sono portatori ed ese-
cutori. 

C:6 e naturalmente pIO vero 
per le forme arcaiche del fol
klore. di matrice magica (come 
ad es 1 riti asrrar! derivati 
dal mondo paean© o preisto 
rico): meno vero per le forme 
piu recenti d ' inwonta reall 
st:ca e con funzioni pratiche 
(come I dettl e I proverb!. I 
canti titmici di lavoro. le tec-
niche e sli attre27i d^lle artl 
e dei mestleri no-polar ecc) 

Mentre su tutte indiTferen 
temonte a«isr« con or»oot<»nzi 
il processo fondamentale d! 
tr?<:form37ione della nostra so 
cietft da prevalentemente 
a?rlcola a preva'enternente In 
d'istr!<«le. coi vlstnsl fenomenl 
d'inurhamento. di em'srrazlo 
ne interna ed esteroa. di me 
scolamento dei costuml e dei 
dialetti. e le coa««giient1 crlsl 
socio-cultural! di « sradlcamen-
to» e dl «rlacculturazlone» 
che a quel processo si acconv 
pagnano In modo tlplco. 

Sergio Boldini 

il 1. gennaio 1933 e firmd la 
pace con Sandino. il quale, 
soddisfatto troppo prematura 
mente del ritiro dei marines, 
e fiducioso di una riconqui 
stata indipendenza che doveva 
poi risultare solo fittizia e ap-
parente, si ritiro con centi 
naia dei suoi partigiani sul 
le rive del fiume Coco, dove 
cred una cooperativa, dedican-
dosi alia messa a coltura di 
terre vergini. 

€ Sacasa — scrive Krem — 
non aveva alcuna fretta di li 
quidare Sandino come forza 
politica, perche questo lo 
avrebbe lasciato solo e indi 
feso davanti all*ambizioso ro 
mandante della guardia nazio 
nale >. 

Somoza aspettd qualche me 
se. Poi. in dicembre. comin 
cid a intrigare. Mando a San 
dino un messaggio: «II vec . 
chio imhecille (Sacasa) sta ro 
vinando il paese. Mi si op-
pone solo perche sa che San 
dino lo sostiene. Insieme po 
tremo costringerlo a fare un 
nuovo governo. con Sand:no 
ministro della guerra >. Ma 
il capo guerrigliero non cad 
de nel tranello. Allora Somo
za andd dal presidente e gli 
disse che Sandino stava prepa 
rando un colpo di stato. Era 
una pura invenzione. e nean 
che Sacasa abboccd. Allora So 
moza decise di assassinare 
Sandino. 

II 21 febbraio 1934. il capo 
guerrigliero si reco a Managua 
con un grosso sacco di ninio. 
pieno di minerale aurifero. 
Era convinto di aver trovato 
un giacimento d'oro. e vole 
va chiedere al presidente un 
finanziamento per sfruttare 
la miniera. sempre in forma 
cooperativa. con i vecchi com-
pagni di lotta. Cend con Sa
casa. che fu largo di promes-
se. AH'uscita dal palazzo pre
sidenziale. Sandino fu arresta 
to dagli uomini della guardia 
nazionale. Chiese di parlare 
per telefono con Somoza. Que
sti gli disse di sentirsi « terri-
bilmente desolato >. ma di non 
poter cambiare c gli ordini im 
partiti ai suoi subordinati». 
Sandino. suo fratello e alcuni 
suoi luogotenenti. Turono mes-
si contro un muro e fucilati 
un'ora dopo. vicino all'amba 
sciata americana. 

« Quella stessa nolte — nar 
ra Krem — la guardia nazio 
nale circondd il campo di Wi 
wili (dove vivevano i segua 
ci di Sandino. Nd.r.) e mitra 
glio i suoi abitanti Trecento 
uomini. donne e bambini cad 
dero sotto le pallottole. Poi 
fu annunciata un'ammstia per 
i sandimsti. purehe' si presen 
tassero a Jinotega. Quelli che 
furono ensi fiduciosi da ac 
cettare. furono assassinati ap-
pena usciti dalla ci t ta . In 
nota Krem aggiunge: « Si cal-
cola che il massacro di Wi-
will fu molto piu vasto e che 
durante 24 ore i corvi, I ca
ni randagi e 1 maiali ban-
chettarono con came uma
na... >. Poi riprende: < Somoza 
dlstrusse quasi completamen-

te il movimento sandinista ». 
Sacasa non oso fiatare. Due 
anni dopo, fu mandato in esi-
lio e Somoza assunse il po-
tere ufficialmente. senza piu 
finzioni. 

Come lo abbia mantenuto, 
fino alia morte. e ampiamen
te descritto dal giornalista ni
caraguense Pedro Joaquin 
Chamorro in un libro dal ti-
tolo significativo: Estirpe San-
grienta, los Somoza, editorial 
Patria y Libertad. Mexico. 
1957. Gli sbirri del tiranno. fra 
i quali un «guardaspalle 
nord americano. un certo Rip 
Van Winckle. torturavano, im-
piccavano. fucilavano. assassi-
navano con tubi di piombo. 
c elettrizzavano » i prigionieri 
politici con batterie di aerei. 

Uno degli aguzzini. Silva 
Reyes, mise in un sacco di 
calce viva un ragazzo di 15 
anni. Honorio Narvaez. Deci-
ne di lavoratori della miniera 
La India, che avevano csato 
scioperare, furono massacra-
ti e i loro corpi abbandonati 
agli avvoltoi. 

Profittando del potere poli
tico. < Tacho > cred un im 
m^nso impero economico. con 
sistemi h^n^'tPRchi. I suoi uo
mini allargavano le sue pro
priety spostando arbitra-
riamente i confini. I camoe-
sinos che protestavano veni-
vano uccisi. Come molti altri 
tiranni latino - americani. 
Somoza diceva: «Preferisco 
tratta re affari con le vedov* 
o con gli erdi >. Era uno de' 

E' morto 
a Mosca 

il biologo 
Bielozerski 

MOSCA, 6. 
II biologo sovietico An-

drej Bielozerski e morto 
a Mosca all'eta di 67 an
ni. A dame notizia e stata 
l'Accademia delle Scienze 
dellTJRSS di cui Bielozer
ski era vicepresidente, H 
necrologio apparso sui 
giornali reca le firme di 
Breznev, Kossighin, Pod-
gorni e di numerosi scien-
ziati che ricordano i me
rit! acquisiti dallaccade-
mico nel corso di quaran-
t'anni di ricerche. Bielo
zerski, nato a Taskent 11 
29 agosto 1905, svolse i suo! 
studi ne.i' universita di 
quella citta e poi a Mo
sca. A lu! si devono im
portant! ricerche sul batte-
ri, sulle nucleo-proteine e 
sull'azione degli antibioti 
ci suU'associazione di acl-
di nucleic! e di proteine, 
Membro della Accademia 
delle Scienze dal 1962 era 
stato inslgnito deU'Ordine 
di Lenin. 

suoi « bon mots » preferiti. Un 
altro era: « Per gli amici da
naro, per i nemici piombo». 

La carriera di questo « fi 
glio dell'occupazione nord 
americana, amico intimo e 
socio in affari degli amba 
sciatori USA. si concluse il 21 
settembre 1956. < Uno scritto-
re blindato nella sua magni 
fica solitudine. spinto da qual 
cosa che portava dentro, lui 
solo *. Rigoberto Lopez Perez. 
lo uccise con alcuni colpi d: 

pistola cal. 38 corto. Somoza 
se lo aspettava. Un nr ~* pri 
ma di morire, in un discorso 
a Granada, aveva detto in to-
no di sfida: < Sto sempre con 
gli stivali infilati. e me li 
levo solo nel palazzo presiden
ziale... o al cimitero...». 

Con • la morte di * Somoza. 
il potere passd ai suoi discen 
denti: prima al figlio Luis. 
che — scrive Herring — c col-
labord entusiasticamente con 
gli Stati Uniti nell'invasionp 
(fallita) della Baia dei Por-
ci ». poi all'altro figlio Anasta 
sio Somoza il giovane, dettn 
cTachito». Questi e 1'attuale 
tiranno dello sventurato par 
se, anche se formalmente i» 
momentaneamente. e proprio 
per preparare la sua rielezi" 
ne nel 1974, il potere e sta 
to delegato ad un triunviratn 
di uomini di paglia (Roberto 
Martinez Lacayo. Fernando 
Aguero e Alfonso Lovo Cor-
dero). 
«Impetuoso. violento. dal vi 

so rotondo e molle. da] men 
to neroniano (cosi lo de 
scrive Marcel Niedergang. del 
Monde) « Tachito > governa i' 
Nicaragua e 1'impero econn-
mico lasciatogli dal padre. 
<un terzo di tutte le terre 
coltivate. centinaia di ditte » 
societa. una compagnia aerea 
e una marittima. zucchenfici. 
fabbriche tessili, stazioni ra
dio e perfino una squadra di 
base-ball» (Semion Gontonski. 
su Temps Nouveaux). c I So
moza furono compensati dagli 
Stati Uniti per il loro incroj-
labile anticomunismo con ge-
nerose sowenzioni. che aiuta 
rono a perpetuare il loro Hiv 
minio >, ammette Herring. 

Ora la loro ombra si sten 
de su tutto il paese. Le con 
seguenze per i due milioni di 
nicaraguensi? Disoccupazmne. 
inflazione, 65 per cento 
di anairabeti. 40 per cento 
dei bambini dai 7 ai 12 anni 
costretti a lavorare. reddito 
medio annuo di 150 mila lire. 
La maggioranza del popolo ri 
ceve salari (di fame) solo 
sei mesi aU'annot durante i 
raccolti. 

Chi fucila, dunque. I pre-
sunti c sciacalli »? Gli auten-
tici sciacalli di « Tachito ». Co
me comandante della guardia 
nazionale, questi si e arro-
gato il diritto di amministra-
re gli aiuti. Si puo star certi 
che a! sinistrati arriveranno 
solo le briciole: ma vendute 
a caro prezzo, al mercato 
nero. 

I Arminio SavloH 
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