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Un seminario di aggiornamento all'lstituto « Togliatti» 

La DC oggi 
La ricerca dei comunisti intorno alle condizioni e alia tematica 
di un confronto che apra la prospettiva della collaborazione tra le 
grandi component! storiche, politiche e ideali della societa italiana 

Arginaro il movimeiito 
operaio italiano, scparare e 
opporre l'una all'aUra le di
verse espressioni della sua 
forza organizzata: ecco un 
programma o, se si vuole, 
una tendenza vittoriosamen-
te contrastata e bloccata nel 
tormentoso cammino dell'ul* 
timo dccennio. Ala sul piano 
politico non sono mature le 
condizioni per avviare la si-
tuazione a uno sblocco deci-
so e solo una ferma lotta po-
tra consentire di gettare so-
lide basi per una prospettiva 
di sviluppo demoeratico coe-
rente con le aspirazioni e le 
esigenze della grande mag-
gioranza degli italiani. Qua
le il problema centrale da 
affrontare con decisione ma 
senza velleitarie forzature? 
Quello di un nuovo rap-
porto della DC con la sini
stra, col movimcnto operaio 
organizzato nel suo comples-
so e, in particolare, col PCI. 
Per i comunisti italiani — 
ma oggi si pud dire non so
lo per essi — si tratta di un 
nodo essenziale da scioglie-
re nella prospettiva di una 
traslormazione democratica 
e socialista del paese; se la 
acquisizione di qucsto con-
vincimento non e stata fa
cile ne lineare, specialmen-
te sotto il profilo della sua 
traduzione in coerente e si-
stematica azione politica, re-
sta tuttavia innegabile che 
la linea generale del PCI 
non si e mai allontanata da 
quella visione che Togliatti 
tanto contribui ad affermare 
gia negli anni della Resisten-
za e in quelli immediata-
mente successivi. 

Muovendo da questo dato, 
un interessante confronto di 
analisi e di opinioni si e svi-
luppato nei giorni scorsi al
l'lstituto « Togliatti » delle 
Frattocchie, con la parteei-
pazione di quadri comunisti 
a vario livello, nel corso di 
un Seminario di aggiorna
mento sulla DC, sui rapporti 
tra < il partito rattolico > e 
la Chiesa, tra la DC e il mo-
vimento cattolico nelle sue 
varie articolazioni, tra la DC 
e i sindacati ecc. Se 1'immi-
nenza del Congresso demo-
cristiano — in una situazio-
ne di profonda crisi del pae
se e del partito di maggio-
ranza relativa — ha conferi-
to all'iniziativa un'attualita 
politica particolare, e neces-
sario prccisare che il centro 
di gravita del Seminario si 
e mantenuto sul terreno di 
una tematica di respiro non 
meramente congiunturale. 

Le risposte 
da dare 

Quel che si voleva ottene-
re, e si e largamente otte-
nuto, era appunto un tipo di 
informazione, di analisi, di 
confronto tra militanti co
munisti, che permettesse di 
cogliere insieme il nesso e 
la distinzione tra riflessione 
teorica e culturale, analisi 
sociale e politica da una 
parte, e prospettive di azio
ne politica dall'altra. Che e 
poi i] terreno proprio, non 
facile da individuare e deli-
mitare di volta in volta, del-
I'atlivita di formazione poli
tica e culturale di una scuo-
la di partito, come quella 
comunista, che costantemen-
te mira a coinvolgere attiva-
mente in un unico processo 
educativo, su un piano di 
massa, dirigenti e militanti. 

Impossibile fornire una 
panoramica completa delle 
questioni trattatc. o che si 
Bono incrociate nel succe-
dersi delle relazioni. delle 
comunicazioni e delle inten
se discussioni che le hanno 
Beguile. Si puo invece cer-
carc di offrire qualche in-
dicazionc sommaria dei nodi 
• dei tcmi piu significativi. 
Innanzitutto quelli di carat-
tere politico generate, che 
erano stati posti dalla rela
tione introduttiva ai lavori 
del Seminario (Galluzzi). . 

La DC at tra versa oggi — 
e questo viene riconosciuto 
da una parte non irrilevante 
degli stessi leaders democri-
stiani — una crisi profonda: 
forse la piu difficile e tra-
vagliata della sua storia. 
Una crisi non riducibile al
le lotte per il potcre inter-
no, che pure ci sono e con-
tano, ma che e il riflesso 
delle contraddizioni sociali 
e politiche delta societa ita
liana, dei contrast! di inte-
ressi tra gruppi capitalistic!, 
tra gruppi sociali divcrsi 
che sembrano non trovare 
piu un punto di mediazione 
se non al livello piu basso, 
nonostante la prescnza, nel 
partito, di forze democrati
z e e popolari. 

Come la DC si orienti a 
uscire da questa crisi — 
cioe con quale segno, in qua
le direzione — non e un 
•ffare privato che riguardi 
i soli democristiani. II pun-
to 6: il processo interno di 
crisi della DC e sensibile 
folo alle sollccitazioni di se-
f M negativo, o sono ipotiz-

zabili, alio stato dei fatti, 
mutamenti dei rapporti di 
forza sotto la spinta di pres-
sioni sociali e democratiche? 
Non si tratta di cercare ri-
sposto attraverso un dibatti-
to sulla cosiddetta « natu-
ra » della DC, destinato lo-
gicamente a csaurirsi nella 
rigidita di astratte contrap-
posizioni. Si tratta di capire 
come si intervienc, nella 
realtii del paese, a livello 
sociale e politico, perche 
possano maturare condizioni 
piu favorevoli a un processo 
di vigoroso sviluppo demo
eratico nella societa e nelle 
sue istituzioni, che non po-
tra non investire — dal-
l'esterno e dall'interno — lo 
stesso partito democristiano. 
La collocazione dei comuni
sti in un tale processo non 
pud essere dubbia. 

II punto di riferimento e 
la linea di trasformazione 
democratica e socialista del 
paese, fondata sulla prospet
tiva dell'incontro e della col
laborazione tra le grandi 
componenti storiche, politi
che e ideali della societa ita
liana: socialisti, cattolici, co
munisti. II rapporto con la 
DC va visto in questo qua-
dro,- in una visione di lungo 
periodo e in un confronto 
serrato fatto di incontro e 
anche di duro scontro poli
tico sui tenu di maggiore 
incidenza nella vita e per 
I'avvenire del nostro paese. 
E non sono pochi i terreni 
del confronto. 

11 Seminario ne ha toccati 
alcuni tra i piu importanti. 
Quello della politica estera, 
ad escmpio (relazione di 
Umberto Cardia), con par
ticolare riguardo all'Europa. 
Finiti i tempi della retorica 
europeistica, e deiinita la 
posizione dei comunisti in 
questo campo, la DC si tro-
va davanti a scadenze che 
obbligano ad assumere posi-
zioni precise. La crisi del-
l'oltranzismo <•• atlantico >, le 
trattative per il disarmo e 
la sicurezza europea, i nuo-
vi equilibri mondiali in via 
di formazione dopo la scon-
fitta deirimperialismo ameri-
cano nel Vietnam, sollecita-
no anche dall'Italia chiare e 
concrete scelte di ispirazio-
ne democratica. Ecco un ter
reno di lotta, e di confronto, 
sul quale operare anche per 
obiettivi di breve periodo, 
giacche si tratta della co-
struzione di una nuova poli
tica estera e, dunque, di un 
impegno complesso che ri-
chiede in partenza almeno 
la deflnizione di una linea di 
tendenza. 

Un'analisi accurata del-
1'ideologia e della politica 
della DC sui problemi del
la famiglia e del costume 
(relazione di Adriana Se-

roni) ha consentito una ri-
cognizione di estremo inte-
resse in quello che e uno 
dei campi piu esposti all'in-
sidia di manovre conserva-
trici e reazionarie o di ini-
ziative assai poco avvedute 
di impronta < radicale », che 
alle prime offrono facili pre-
testi. Anche qui — e la re
lazione ha offerto importan
ti dementi di riferimento — 
si tratta di partire, nell'ana-
lisi della politica democri-
stiana e della ideologia che 
vi e sottesa, dalla storia 
concreta del nostro paese, 
dai mutamenti che vi sono 
intcrvenuti, perchc si possa 
poi pervenire alia precisa-
ziono di una linea di con
fronto che abbia come pa-
rametro la prospettiva di 
unita democratica dei lavo-
ratori e delle grandi masse 
popolari. C'e chi guarda a 
questa prospettiva come al 
fumo negli occhi, e si ca-
pisce allora che cerchera 
tutte le vie per trasformare 
il confronto in rottura e la-
cerazione. Non pochi opera-
no nella DC a tal fine, oltre 
che come « cattolici » fuori 
di essa. Combattere e scon-
figgere qucsti orientamenti, 
facendo prevalere il confron
to onesto e leale tra grandi 
masse umane, sul piano po
litico: ecco un altro obietti-
vo di grande rilevanza sul 
terreno dello scontro de
moeratico. 

Le scelte 
economiehe 

La DC e il Mezzogiorno: 
allro tcma di acuta attualita 
politica (relazione di Pio La 
Torre), trattato nel Semina
rio con un taglio attento 
a cogliere le conscguenze 
sociali e politiche di quel-
1'cspan.sione monopolistica 
che ha condotto all'aggrava-
mento dei vecchi squilibri e 
alia crcazionc di nuove 
aspre contraddizioni nella 
societa mcridionale. L'anali-
si storica e I'aggiornamento 
sul problema in questione 
hanno poi trovato un inqua-
dramento naturale nella il-
lustrazione della vicende di 

politica economica (relazio-
no di Eugenio Peggio), deli-
neata attraverso un puntua-
le riferimento ai program-
mi economici che la DC e 
venuta presentando al pae-
so dal lontano convegno di 
San Pellegrino, alia vigilia 
del ' eentro-sinislra, siuo al 
recente convegno di Perugia. 

Di non minora attualita 
politica il tenia relativo alia 
DC e ai problemi delle re-
gioni e delle autonomic (re
lazione di Alarico Carrassi). 
Anche qui il confronto con-
tinuo, storicamenle e po-
liticamente coordinato, tra 
orientamenti ideali, propo-
ste programmaticho e scelte 
concrete, ha permesso di 
mettere in luce nodi e pro
blemi (e possibility di azio
ne) che sarebbero risultati 
incomprensibili se ci si fos
se limitati a una pur a ac
curata descrizione di idee e 
programmi, piu o meno coe-
renti o contraddittori nel 
tempo. 

Regioni 
e Stato 

Non e forse superfluo 
aggiungere die, partendo 
dalle autonomic, si e toc-
cato il vasto campo, po
litico e tcorico, dello Stato 
quale fu delineato nella 
carta costituzionaie, delle 
inadempienze dei governi a 
direzione democristiana, e 
degii sviluppi attuali della 
lotta democratica su questo 
terreno dopo Pattuazione 
delle Regioni a statulo ordi-
nario. Ad arricchire il qua-
dro delle questioni imposta-
te nelle relazioni hanno con-
tribuito poi le comunicazioni 
particolari su punti tematici 
e problemi la cui importan-
za si puo desumere dalla 
semplice indicazione dei ti-
toli: L'anticomuninsmo nel 
pensiero di alcuni leaders 
d.c. (Dama), La DC e il mo
vimcnto cattolico (Barletta), 
La politica agraria e i rap
porti della DC con la Colti-
vatori diretti (Marroni), La 
DC e il movimcnto sindaca-
le (Accornero), La DC e 
l'organizzazione - giovanile 
(Imbeni), La DC e la Chie
sa cattolica (Pierantozzi). • 

II Seminario, che non si 
proponeva obiettivi partico-
larmente ambiziosi, centra-
to com'era sull'esigenza di 
offrire una sintetica infor
mazione storica e gli de 
menti necessari di aggiorna
mento politico, ha dimostra-
to sin dalle prime battutc 
che l'interesse della tematica 
proposta era assai vivo. La 
discussione ha in sostanza 
consentito l'individuazione 
di punti di confronto, pro-
blematiche, temi particolari 
(in conseguenza anche delle 
forti differenze di situa-
zione tra le diverse regioni) 
che meritano indubbiamen-
te ulteriori approfondimenti. 
Quel che e certo, e che l'ini-
ziativa ha permesso una pri
ma approssimazione, per al
cuni aspetti ancora schema-
tica, che non restera senza 
sviluppi. Si e cercato di co-
noscere e capire meglio la 
realta della DC di oggi, da 
parte di tutti gli intervenuti, 
con l'impegno di chi quoti-
dianamente e chiamato, ncl-
lo scontro politico e sociale, 
a misurarsi con questa real
ta ed e, quindi, vitalmente 
interessato a valutazioni e ri-
fiessioni capaci di offrire 
elementi di orientamento e 
di ciudizio i piu sicuri pos
sible. 

DAL NUOVO ROMANZO DI MANUEL SCORZA 

Con « Storia di Garabombo, Tlnvisibile » lo scrittore peruviano eontinua il ciclo aperto da 
«RuIli di tamburo per Raneas» - Una presa di coscienza che segna Tinizio della lotta al 
latifondo - «Era la terra che era appartenula ai loro nonni e ai nonni dei loro nonni» 

B' immtnente < Vuscita, 
per I tipi dell'editore Fel-
trinelli, dell'ultimo rovian-
zo di Manuel Scorza, lo 
scrittoie peruviano autore 
di « Rulli di tamburo per 
Rancas» Per gentile con-

. cessione dell'editore iinti-
• cipiamo la pubblicazibne 
di un capitolo del nuovo 
romanzo, « Storia di Gara-
bombo, I'hivisibilev, die 
nana I'occupazione delle 
terre da parte dei ucomu-
news » di Yanahuancu. 

II ventisei novembre, alle 
tre del pomeriggio, gli incari-
cati fecem scampanare in tut
ti i villaggi, tranne a Cliipi-
pata, troppo vicina a Yana-
luianca per arriscliiarsi a fa 
re segnali. L'ora era arrivata! 
I delegati del comitato di ri-
vendicazione circondardno , i 
villaggi. In tutti i casali si 
acciuffaiono i capoccia e i 
compari dei padroni. Non pro 
testarono. Docili. timorosi. 
sbigottiti. accettarono di esse 
re rinchiusi: udivano forse il 
rumore di una cordigliera • in 
marcia? Nei casali non o'era-
no problemi. II |>ericolo era 
in agguato a Chipipata. a tre 
chilometri dalla caserma del
la guardia civile di Ynnahuan 
ca. Lo smilzo Javier Hiinman 
si era preparato. Non appen'a 
il Ladro di Cavalli gli trasmi-
se 1'ordine. mobilizzo i suoi 
uomini di Hducia. Benjamin 
Bonilla. - Hilario Bonilla -e 
Francisco Carlos Venti uomi 
ni bloccui'ono le uscite o altri 
venti catturarono i dtibbiosi. 
Iluaman in persona cerco«di 
neutrali//.are i Rainos. I Ra
mos ricevettero con insolenza 
il divieto di uscire dalle 'loro 
cast'. Don Cirilo gli rise in 
faccia: 

•i Ben presto vi vedro'Jii 

sciare sangue, negri svergo 
gnati ». 

« Ka attenzione a quello che 
dici, don Cirilo ». 

« I padroni doniinano il 
mondo. Huamancito. Sono lo
ro die h an no in immo i docu 
menli di proprieta. Voi, i ri-
voltosi, non valete un bel 
niente ». 

« Abbiamo ' il titolo • del, 
1705 », rispose Iluaman. timo 
roso che don Cirilo Ramos 
avariasse la fiducia dei iiioi 
uomini. 

« Non sai clie ancor prima 
die tu tettassi, il presidente 
Leguia ha annullato i titoli 
anteriori al 1924? Avete in 
mano carte vecclue. Non »er-
vono a niente. Eli! Non serve 
a niente tutto quello che fate 
E' bugia. Bugia e tutto que
sto ». 

« Don Cirilo Ramos: per la 
tua insolenza t'impongo due 
mila soles di multa ». 

«Cosa dici. ragaz/.ino? » 
« Messi. procedete. Cattuia-

te immediatamente il bestia-
me di questo chiacchierono ». 

Nel viso del piccolo Ilua
man i messi riconobbero una 
rocciosa determinazione e pri
ma die i Ramos reagissero 
entrarono nel cortile e requi-
sirono dieci pecore. I Ramos 
masticarono amaro. Chipipa
ta navigo verso il pomeriggio 
interminabile. Grandi nubi po 
polavano il cielo di cammelli 
indecisi. Un crepuseolo breve 
precedette l'oscurita anogna 
ta. (Jruppi di sentinelle app:> 
state lungo il diriipo. ogni 
dueccnto metri. avitbbero se 
gnalato qtialsiasi movi'ivnto 
sospetto. Ma nulla alteio la 
ti"iiU|iiillita della sera clit> si 
impre^nava di Tolhi v di ban 
diere. In tutti i villaggi — 

tranne a Chipipata — le cam-
pane rintoccarono alle docliei 
Gridando, cantando, facendo 
rullare i tamburi, soffiando 
nei flauti, i comuneros useiro 
no dalle capanne dove erano 
rimasti nascosti fin dalle tre 
del pomeriggio. . '. 

Chinche aspeltava sulla 
piazza, sul quadrato di terra 
spelacchiata che era la sua 
piazza. Le auturita avevano 
ordinato die l'uomo piu vec-
chio della comunita sonasse 
la campana per annunciare 
die quella notte avrebbe avu-
to fine una notte intessuta con 
le tenebre di migliaia di notti 
die il sole non aveva neppu 
re graffiato. 

La campana 
a mezzanotte 
Da ventiquattro ore don 

Adolfo • Bollardo aspettava il 
memento piu bello dei suoi 
novant'anni. A mezzanotte in 
punto Melecio Cuellar e Vic
tor de la Rosa bussarono 
alia sua porta. L'ora era 
arrivata II vecchio si era fat 
to prestare da ' qualcuno : un 
paio di scarpe die ferivano l 
suoi ' piedi enormi. Si ' avvici 
dignitosamente verso il picco ' 
lo campanile di Chinche, sali 
i quattordici scalini e. diritto 
come un fuso. feee rintnecare 
la campana. Gli risposero bot 
ti e tnmburi Sui ixiggi. dove 
i casali aspettavano al biro. 
divamparono i falo Andacan 
cha. Pomachupan. Carahuain. 
I^is Andes, scesero gr'dando. 
aiz/ando le loro givum. Cen 
tinaia di vacdie. centinaia di 
pecore e c.iprelti avan/aronn 

verso il quadrilatero pelato. 
La notte si popolo di uomini 
in uniforme: erano gli ex sol 
dati al comando dell'ex ser-
gente Victor de la Rosa, die 
sfoggiava come gli altri la sua 
casacchiiia militare. II giorno 
del congedo. l'e.sercito regala 
ai suoi soldali uniformi e 
scarpe nuove. die gli uomini 
con.servano per le grandi oc-
casioni: matrimoni, baltesimi. 
feste e sfilate. I congedati si 
pavoneggiano ora, esibendo. 
bandoliere e bottoni lucenti 
E quella millanteria infonde-
va fiducia. A cavallo del ve 
locissimo Estrellita. 1'ex ser 
gente Victor de la Rosa cara-
collava. 

« Ordini, signor sergente? » 
Tutti lo chiamavano col suo 

grado. Nessuno gli dava del 
tu. Nessuno gli diceva Victor. 

« Nessuna novita ». 
« Lei credo die scorrera del 

sangue. signor sergente? » 
De la Rosa si met leva a 

ridere: 
<r Scorrera la chicha! Doma-

ni brinderemo nella sala da 
pranzo dei Proano ». 

i Ne e sicuro. signor ser 
gente? » 

« Domani i Proano e i Mal-
partida e i Lopez dormiranno 
aH'aperto ». 

Erano quasi tremila. Arri-
vurono i trecento uomini e 
donne di Tambochaca. condot-
ti da Ep fanio Quintaiia e da 
Exaltacion Travesano. Qual
cuno si mise a cantare 

« E la tenuta El Estnbo? » 
•-< Cinque villaggi stanno at-

traversando i suoi confini da 
cinque parti ». 

« E la tenuta Conoc? » 
« I comuneros sturanno gi<*i 

dormendo . nei letti dei pa
droni ». 

Renzo Lapiccirella ; Distribuzione di terre in un villaggio andino del Peru . 

Un convegno internazionale a Roma 

Ipotesi sulla leucemia 
Benche non siano stati presentati dati scientific! real mente nuovi sulla terribile malattia, la discussione, la 
conferma e la estensione delle acquisizioni gia raggiunte sono risultate importanti -1 delicati problemi terapeutici 

La leucemia e una malattia | 
di tipo tumorale che col pi j 
see i giobuli bianch: del san ' 
gue. Si manlTesta particolar-
mente nei bamb.ni fino a gli 
8-10 anni e nelle persone an 
ziane oltre i 65. Piu precisa 
mente. si ritiene che sia un 
disordine proliferativo di cel
lule che anziche diventare 
pienamente differenziate e 
mature, stato a cui corn-
spondc la fine della proli-
ferazione. rimangono in uno 
stato immature detto di «bia 
sto>, e continuano a divider 
si, invadendo il sangue; tutto 
questo provoca uno squili-
brio generale del metaboli-
smo, accompngnato da ane 
mia. ulcerazioni, e blocco del 
sLstema immunitano. 

Data la gravita e la molte-
plicita delle sue conseguenze, 
la scarsita di strutture ospe-
daliere e di personate specifi-
camente preparato per 1'anali-
si e la terapia tempestive, 
questo tipo di malattia e qua
si sempre mortale. E&sendo 
anche un* delle forme 41 tu 

more p:u facili da studlare, e 
quindi piu studiata. e impor-
tantissimo che vi siano • fre-
quenti e tempestivi scamb: 
dei recenti e nuovi risultati 
biologici e terapeutici che si 
vanno rapidamente accumu 
lando su di es-̂ a, 

In accordo con tale neces | 
sita, si e svollo a Roma il 'i 
primo m Convegno internazjo-
nale sulle nuove acquisi- I 
zioni nelie leucem:c e basi 
biologiche della terap:a». or 
ganizzato dall'Accademia na-
z'.onale dei Lincei e daH'AssO-
ciazione itaHann contro le leu 
cemie, col patronato del mini-
stro della Sanita. 

Dati scicntifici realmente 
nuovi non ve ne sono stati; 
ma ugualmente importante e 
stata la discussione'. la con
ferma e l'estensione dei dati 
gia noti. Molto interessante 
e stata la comunicazione fat-
ta da Robert C. Gallo, un 
ricerca tore ameri cano. Egli ha j 
confermato e sostanzlato con 
nuovi espcrimenti il sospet
to che nelle cellule leuceml-

che vi sia la parziale espres-
sione di informazioni geneti-
che tipiche dei virus onco-
geni a RNA Nonostante che 
questi virus causino tumon 
nei mammifen e negli uc 
celli. tutti i tentativi di ri-
trovarli nei tumori umani so
no stati vani. 

Qoal e 1'importanza e la 
spiegazione di questa scoper-
ta? Gal:o pensa che i suoi 
dati non mdichino affatto 
che sia un virus a causare 
la leucemia. «Anrhe se non 
va trascurata a priori questa 
ipotesi - ha detto - io ere 
do che la spiegazione sia que 
sta Certi geni. caratterist:c: 
dei virus oncogeni. si sono 
inseriti nel nostra patrimo 
nio genetico nel corso della 
evoluzione; questi geni potreb-
bero venire espressi durante il 
differenziamento o rcgolare 1 
fenomeni della divisione delle 
cellule. Se per qualche moti-
vo delle cellule ne perdono 
il control!o. potrebbero non 
ragglungere il completamento 
della nuturaaione e contl-

nuare a dividers!, come fanno 
appunto le cellule Ieucemi 
che. Dal punto di vista tera-
peutlco. questi dati Iasciano 
sperare di poter trovare far-
maci piu specifici di quelli 
attuali. che blocchino questi 
fenomen: senza tropp. effet 
ti collateral!». 

La terapia della ,'eucemia 
e difficile e rischiosa; gene-
ralmente si basa sull'uso di 
antibiotic:, di sostanze an 
timitotiche (che bloccano la 
divLsione cellulare) e di or-
moni che uccidono le cellule. 
E>.sendo sostanze molto tos-
siche. la loro sommiiiistrazio 
ne deve essere attcntamente 
re^oiata di caso in caso. Vi e 
stata una serie di comunica
zioni sul!e dosi, sulle specifi-
cita e sugh effetti cellular! di 
questi farmaci. a cui e se-
guita un'ampia e interessante 
discussione intorno a nuove 
e possibili combinazioni tera-
peutiche. basate sull'unlone 
delle chemioterapie alle im-
munoteraple. 

Molto apuio * au to dato 

anche agli aspetti collaterali 
delle leucemie, ai problemi 
assistenziali. pslcologici e so 
ciali dei malati e delle loro 
fam:gl:e. E' stato sottoiineato 
anche che all'assistenza me-
dica va affiancata un'assisten-
za sociale disc re ta ma eonti
nua; si e molto insistito che 
l'ammalato stia in aspedale il 
minimo indispensable e che 
vada assistito domiciliarmen-
te, ma questo servizio e prati-
camente inesistente per man-
canza di personale tecnico 
preparato. Si e par la to del 
decentramento della cura del
le emopatie, con la costitu-
zione di centri speciali dipen-
dentl dalle Regioni; in questi 
centri potrebbe essere svolta 
I'assistenza ospedaliera e ve
nire coordinata I'assistenza 
ambulatoriale e domicillare; 
contemporaneamente essi sa
rebbero le sedi di ricerca 
scientifica e di sperlmenta-
zlone terapeutlca. 

Luca Marota 

« E la tenuta Diezmo? » 
«Tre villaggi stanno attra-

versando il Mantaro ». 
Era da tre giorni die la co

munita di Diezmo avanzava. 
Pert-he certe proprieta erano 
cosi estese che per baciare i 
loro limiti tre giornate di 
viaggio non bastavano. La te
nuta Diezmo possiede una so
la entrata: il filo dell'argine. 
I'unico passaggio dove si vin-
ce la gagliardissima corrente 
del Mantaro. Erano tre notti 
che la comunita faceva trail 
sitare i suoi greggi, clandesti-
namente, sul filo di quel muro 
vertiginoso. 

«Crede die sarii dura la 
lotta. signor sergente? » 

«Questa non e Hancas. 
cazzo! Qui friggeremo il san
gue degli sbirri. Tra |>oco vi 
offriro un mare di sangue di 
comandante! * 

« Con la sua bellona ». 
« Ajajaii ». 
Sulla piazza il bestiame be 

lava, nervoso. II severo Ale
jandro Gines, incaricato della 
colletta. passava di gruppo in 
gruppo: 

« Obolo, obolo! » 
Per fare in moslo die nes

suno si sottraesse, portava con 
se i suoi sette figli. 

« Obolo per i danni, obolo 
jier le medicazioni! » 

Non osava dire: obolo per 
i morti! A seconda dei loro 
mezzi. tutti collaboravano. I 
piu conosciuti davano banco-
note a/vune da cinquanta; 
(juelli cosi cosi. banconote 
arancione da dieci e la gente 
piu povera. spiccioli. Ma poi-
che erano centinaia. il dena-
ro riempiva i sacchetti. Cosa 
sarebbe successo? Nel peggio-
re dei casi quel denaro sa
rebbe servito per curare i fe-
riti, per aiutare le famiglie 
degli arrestali, per indenniz-
zare i danni. per pagare gli 
avvocati. 

«Obolo per gli avvocati! 
Obolo per i carcerati! » 

« Obolo, don Cristobal; obolo 
don Macario; obolo, don Exal
tacion! » 

Marcelino Arias esito tra 
una banconota arancione e 
una . banconota verde. Celi6: 
..,<s Non. star.6 forse quotando-
mi per la" hiln cassa da m'or-
to, eh? » ' < . •-
' '«In"ogni caso, da dieci so 
les, e cosi il funerale riusci-
ra meglio ». 

Kidendo, Marcelino Arias 
consegno una banconota da 
dieci. 

« Un paio di scazzottate. al 
massimo ». 

« E Kancas, signor sergen
te? » 

«La gente . di Rancas, li 
hanno presi mezzo addormen-
tati. Ma noi attaccheremo. La 
truppa di Lima non serve, a 
queste altezze. Pappagallo non 
canta sulle cime! a> 

Da dietro la cantonata ap 
parve allora un cavallo, un 
poncho e un cavaliere. Gara-
bombo! 

La piazza s'incrino di grida. 
" Voltando le spalle alia notte, 

Garabombo crebbe. Si spense-
ro le conversazioni. II caval
lo " di quello che percorreva 
il mondo annunciando-la Ii-
berta " avanzo nitrendo. L'ln-
visibile tiro le redini. La folia 
gli si fece attorno. Con stu-
pore, si accorsero die il ca
vallo di Garabombo era Pa 
triota. lo splendido Stallone del 
genero n. 1. Dalla neve del 
superbo quadrupede, Gara
bombo grido: 

«Gente di Chinche! Siamo 
invecchiati reclamando! Ab
biamo sciupato i nostri anni 
seduti nei corridoi. Anni e an
ni spesi in suppliche! Non 
abbiamo mai ottenuto niente! 
I fazenderos non si sono mai 
fatti vedere nemmeno alle 
comparizioni. Tre volte li han
no citati per i confronti. Tre 
volte abbiamo aspettato tre 
giorni e tre notti. Non si sono 
fatti vedere. Anche se potes-
simo aspettare tre secoli. non 
si farebbero vedere. Io ho 
lotta to per 1'espropriazione. 
Mi ero sbagliato. L'espropria-
zione non e'entra. Queste ter
re ci appartengono dal 1705. 
II re ci ha dato quello che il 
presklente ci ha tolto. Succeda 
quello die deve succedere. 
questa notte ricupereremo. Le 
comunita avanzano per tutto 
il distretto di Pasco. Nessuno 
ci fermera! I/uomo muore... > 
esito: « L'uomo non rimane li 
come la patata in attesa del
la semina. Ma moriremo lot-
tando e nessuno sputera sulla 
nostra memoria!» 

II suo corpo rabbrividi. 
scosso da un singhiozzo. Si 
sospetto che le lacrime solcas-
sero le sue gote nel buio. 

«Sono i fiumi! » grido. 
€ Sono i fiumi seppelliti che 
cscono dai miei occhi! Per-
che quando i bianchi arriva-
rono, i fiumi si nascosero. Ed 
e detto che prima che ci li-
beri.imo tutta l'acqua nasco-
sta dovra uscirci dagli occhi. 
Per quattrocento anni avete 
vissuto nelle tenebre. Ma il 
castigo sta per finire. Che 
esca l'acqua! >. 

« P i a n g i. Garabombo! » 
esclamd Cayetano. « Che l'ac
qua ti pulisca >. 

Ma si riprese e rise. La sua 
risata risond invincibile e po-
derosa. 

< Capo del campol» 

« Presente! » de la Roia at 
mise sull'attenti. marziale. 

« Capo della cavalleria! » 
« Presente! » grido Melecio 

Cuellar. 
« Capi dei gruppi! > 
I congedati s'irrigidirono, 

stringendo le mandibole. 
«Capi. potete fare quello 

che volete! S;ete autoriziiti 
ad usare senza limiti uomini 
o cavalli. Guidate la vostra 
gente. Chinche, Palca e Ca 
rahuain s'incontreranno con 
Ayayo. Andacancha e Chipi
pata. Melecio Cuellar: tu 
avanzerai e occuperai il fiu-
me Chucupampa! Io- condur-
ro tutta la gente da Chinche 
a Pariapacha. Partite! » 

L'urlin di cinquemila uomi 
ni lacero la notte. Partirono 
verso i luo«lii designati per lo 
attacco: Yanaicho, Pariapa
cha e Carahuain. distant! sei 
oie. Verso l'alba avrebbero 
scorto le reti metalliche delle 
tenute condannate. Quattordi
ci casali sarebbero affluiti al
le prime luci fino a formare 
una sterminata fiumana. An
che Koque avrebbe accompa-
gnato i membri del comitato 
operaio. I comuneros che la-
voravano nelle zone minerarie 
formavano r uno squad rone a 
parte. Camminarono Hno alle 
cinque. Un'alba annacquata 
moslro la steppa. II Ladro di 
Cavalli. l'Abigeo e la sua gen 
te stavano aspettando a Ya
naicho. 

« Novita? > 
<J Tutti avanzano puntual 

mente», informo l'Abigeo. 
Sfoggiava pantaloni. giacca di 
pelle. stivali e fazzoletto 
nuovi. 

« E il nostro jiersonero? » 
« Amador Cayetano ha ordi

nato che vada a Cerro per 
avvertire il dottor Manduja-
les » 

II dottor Mandujales, avvo-
cato della comunita, era stato 
informato delle intenzioni dei 
comuneros ma non sapeva 
quando si sarebbero messi in 
moto. Corasma Io avrebbe 
svegliato con la notizia. 

Cominciava a far chiaro 
quando Garabombo e Melecio 
Cuejlar .s'inc^ntrajfono . a Ya
naicho, . , , ' . ,*.- . , 
, ,«.Cosav.£

,/e,udi1.nuo,vo, nv 
gnatb?"» ' , .". " . - - --', 

c Ho messo fuori usu tutti i 
capoccia >. 

i Quanti uomini a cavallo 
hai?» 

t Cinquanta *. 
« E de la Rosa? » 
i Quaranta ». 
« E Travesano? » 
« Trentaquattro *. " 
«Avanza verso Parnapa-

chay, Melecio. Bravo!-». 
11 cavaliere invecchiaom 

vertiginosamenie. 

L'arrivo 
nella planum 
II sole stava spuntand~> a 

spazzo via gli ultimi brandelli 
della notte. Gridando. si get-
tavano verso le brecce aperte 
dai congedati nelle reti meial-
liche. Finalmente calpestava-
no la terra usurpata! A'> 
spalle di Garabombo la cawl-
leria dei comuneros avanzd ml 
galoppo. Solo le anatre do'!e 
lagune contendevano ai ribol-
li l'infinita pianura. Di tanto 
in tanto sorprendevano e cat-
turavano qualche capoccia nei 
chiusi del bestiame. Alle sette 
scoprirono il primo village:') 
vecchio. Si fermarono, rabbri-
videndo. Quei muri di casi? 
abbandonate. mangiate dal 
vento. invase dall'ic/iHcc (1) 
erano Chinche Vecchio. Quel
le rovine divorate daH'orba 
selvatica erano la prova che II 
erano vissuti i loro nonni-
scacciati dairimperiosita del 
fazenderos. Avanzarono iro-
vando rovine c, di tanto In 
tanto. croci annullate dalle 
piogge. 

Verso mezzogiorno. cinqur-
mila uomini. donne e bambi
ni e quasi diecimila capi di 
bestiame am'varono nel Iuoi.'o 
dove sarebbe sorto Chinche 
Nuovo. Altri casali stavuno 
occupando, simultaneamenta, 
Uchumarca e Pacoyan! Ma 
perche non arrivavano i mea-
saggeri? Col sole alto, Cj/e-
tano si tolse il capor*!l.> • 
inizio I'inno nazionale. Cantft-
rono commossi. poi Cayetano 
smonto e bac:6 la terra: 

« Costruite! » grido. 
I^i gente si affanno D.i pa-

recchio tempo consorvavano il 
materiale. Dopo qualche ora 
erano gia sorte le prime ca
panne. Quelle casupole avreb
bero provato che i comune
ros non erano guidati d I'.'a 
ambizione, ma daH'impreso.n-
dibile necessita di vivere. A 
pomeriggio vide salire i pri-
mi fumi di Chinche Nuovo. 
II crepuscolo incontro centi
naia di capanne. cibo ca'do 
su vecchi focolari. PercW 
perfino la cenere porta vano 
con se per di most rare che da 
molto tempo vivevano su 
quelle terre. 

II sole span. La notte scv-
se con la sua collera gcl.itn. 

Manuel Scorza 
(1) Ichucc: erba selvatica de 
fli altipiani delle And*. (N.d.T) 
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