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740 IL SOLDATO SVIZZERO

suoi tiri. Confro l'insldia aerea le grandi
navi moderne hanno il ponfe superiore
armato di speciali corazze afte a resiste-
re alle piü potenti bombe di aeroplano
lasciate cadere anche da 3000 meiri.

Oltre a questa armafura protettiva, le
navi moderne posseggono speciali bat-
terie di cannoni anfiaerei a tiro rapido
che contribuiscono efficacemente alia
difesa contro l'assalto degli aeroplani.

La marina e...
palestra di eroiche ed indefesse ener-
gie, che ogni nazione ha voluto oggi
aM'altezza delle attuali esigenze per la

sicurezza dei propri mari. C. B.

Due bei lipi!
(Reminiscenze di vita militare.)

Credete a me che, non to' per dire, un
po' di servizio l'ho prestato! Si tanno, in
servizio, tanfe e fali conoscenze ed espe-
rienze che consentono una specie di revi-
sione del nostro stesso regime o fenore
di vita che dir si voglia. Quanfi fipi e tem-
peramenti, quanti «modi» di esprimersi e
di tar valere e magari prevalere ad ogni
costo un'idea o un'opinione; quanfi «sisfe-
mi» di vita, dall'alzarsi al lavarsi al vestirsi
al mangiare al far pulizia! E fi frovi, come
dicevo, cOndotfo, volente o nolenfe, a «re-
visare» il tuo «ingranaggio», il tuo modo
di vivere! Ecco, precisamente: il modo di
vivere tuo! Che tu eri venufo costruendo
gesto per gesto, funzione per funzione,
prafica su prafica, e poi ancora e sempre
quel gesto, quel modo di fare, quel modo
di dire. Eri tu. Una torre d'avorio. E imma-
ginavi, anzi eri convinto, che cosi doveva
essere per tutti. Diamine, come puö, come
poteva essere diverso?

Un bei giorno si e mobilitati. L'lo di-
venta NOI; il Tu diventa VOI; il SINGOLO
divenfa MASSA. E tu vedi che ciö che fi
sembrava perfefto, nel tuo camerata e
ancora piü perfetto e puö quindi essere per-
fezionato anche in te; vedi che quelle
determinate funzioni possono subire un mi-

glioramento, un adeguamento; vedi come

possono essere semplificati o mutati o ri-
dotti o addiritfura tralasciati cerfi afti, cer-
te piccole cose del vivere quofidiano. E

ci si trova bene, poi, perche l'ingranaggio
e completamente «revisato», si sente che e
«revisato», e si fila via meno impacciati,
piü sciolti!

Considerazioni, queste, che ho fatto io

soldato, nella vita comune coi camerati

soldati; considerazioni che hai fatto tu,
camerata; considerazioni di tutti noi che fa-

cemmo vita comune per qualche tempo,

poco o molto tempo, nei nostri accantona-
menti, nei nostri bivacchi, nelle nostre ma-

novre, nei posti d'ascolfo, nei «ridotti»
d'avamposto. Tipi e femperamenti, dicevo
iniziando. Caleidoscopio vivente e ope-
rante. Sentite questa. II sergenfe maggiore
fischia l'appello d'inizio d'uno dei molti
corsi di servizio attivo: — In colonna per
quattro, fronte la montagna, aM'altezza del
castagno: Riunione! — Scrollar di sacchi,

ciangottar di «gamelle» e di caschi, cantic-
chiar di fucili, framesfio d'uomini in cor-
sa. La colonna e formata. Ma no. II ser-
gente maggiore tuona: — gavooo 'nmo
'npuuu, a metas a posct, quii duu giö
'nfund?

Quei due giü in fondo, due complemen-
tari in civile, completamente nuovi al
servizio, fino a quel momento estranei l'uno
all' altro, unitä distinte e separate, si sen-
tono improvvisamente accomunafi. Non so-

no piü unitä, ma sono due: quei due giü
in fondo! Che non possono piü agire come

fino allora, individualmenfe, ma de-
vono fondersi in un solo atto, nello stesso
atto di ubbidienza. Sono «quei due giü in

fondo», che devono eseguire o compiere
simultaneamente gli stessi movimenti; spo-
starsi, allinearsi, tirarsi su ben diritti, poi
stare ben fermi! I miei occhi, in quel
momento, non perdettero di vista «i due giü
in fondo». Li vidi scambiarsi una rapida
occhiata piena di comprensione, satura di
reciproco accordo. Si compresero. Si acco-
darono alia colonna e stetfero immobili. E

poi feCero quello che gli altri stavan fa-
cendo o venivan facendo. Ma da quel
momento furono i due complementari del-
la compagnia, non come numero o quanti-
tä, ma come unitä! Era nato in loro il

senso della Solidarietä. E bisognö vederli
agire, lavorare, operare, per tutta la du-
rafa del corso, per misurare il senso della
parola, per sentire il significato profondo
di quella solidarietä. Due strani tipi, invero.
Sarto l'uno, l'altro barbiere. Esili, sparufi,
piccoli, gentili, cortesi, attivi, laboriosi. An-
darono insieme a vestire l'uniforme; mi

espressero insieme la loro fierezza d'esser
soldati; chiesero di dormir vicini, essi che
fino allora non s'eran mai visti, cioe fino
al momento in cui s'eran frovati ad essere
«quei due giü in fondo».

II sarto ebbe il suo laboratorio proprio
nella saletfa della giovane sartina del vil-
laggio, in quel tempo assente per servizio
complementare volontario. E si trovö a suo
agio, il nostro sarto di compagnia, da-
vanti alla macchina, tra gli aggeggi del
mestiere. Gli mancava, e vero, e gliene
rincresceva, il tavolone massiccio del suo
laboratorio, sul quale, alla maniera di tutti
i sarfi, egli sedeva a cucire, le gambe ca-
valcioni. In compenso trovö adeguato di-
versivo nel nuovo genere di lavoro: ap-
plicare galloni, stelle, mostrine; allargare
o restringere pancie di calzoni; applicare
colli nuovi a vecchie funiche; fare la «ri-
ga» alla montura degli ufficiali. II barbiere
s'era installato nell'atrio della canonica, dove

c'era, e, naturalmente, penso ci sia

ancora, una bella specchiera di noce, donafa,
fra l'altro, dal parrocchiani al loro parroco
nel suo venticlnquesimo di Messa. Lä rice-
veva i clienti in grigio-verde, e fe Ii sbar-
bava in men che non si dica senza chiac-
chiere, senza fronzoli, senza complimenti:
che ognuno andasse alia vicina fontana a

prepararsi la schiuma nella ciofolina; che

ognuno portasse, se la desiderava, la propria

salvieffa; che ognuno, al «bon, finii»,
del barbitonsore, tornasse alla fontana a

lavarsi la faccia. Che se, per caso, ci fosse
sfafa di mezzo anche una ritoccafa ai ca-

pelii, facesse, quello, il piacere di prendere
la scopa, prima d'andarsene, e far piazza
pulita. Cosi i nostri due amici s'eran trovati
a dover lavorare separati, e vero, ma le
«punte» e le «magre» del rispettivo
servizio, Ii ritrovano riuniti in una specie di
solidarietä, di reciprocitä che in servizio
militare e cosa rara a vedersi. II lunedi e
martedi, giorni di magra per il barbiere,
egli andava a dare una mano al sarfino
nella stirafura o nella ripartizione o cata-
logazione dei diversi indumenfi; il sabato
e la domenica matfina era il sarto che at-
fendeva all'insaponafura dei clienti
cosi da sfollare piü alla svelta la bottega
dell'amico barbiere. Ma il piü nello fu que-
sto. II sergenfe maggiore aveva disposto,
fin dal primo giorno, che i due complementari

dovessero smeffere il proprio
lavoro, un'ora prima della truppa, per fun-
zionare da ordinanze di galba. Cari camerati,

vi garantisco che, se voi di ordinanze
di galba puntuali, garbate, pulite, coscien-
ziose, ne avete avufe tante, queste due
furono, senza possibilitä di confronti o di
smentita, il «non plus ultra»! Smettevano la

rispeffiva occupazione all'ora fissafa, si la-

vavano, si rassettavano, e ci avevano un
modo tutto loro di presentarsi al capo cu-
cina, di recare i sacchi e le marmite, di
distribuire, di rigovemare, che Ii avresfe
detti due tecnici del ramo. E durante il

percorso non breve dalla cucina al bi-
vacco, avevano un modo cosi tutto
speciale di fare e di parlare che Ii avreste
scambiati per due innamorati se tra di
loro non ci fossero stafi di mezzo il caf-
felafte o il ragü o il risotto fumantiül

E furono, credetelo, miei cari camerati,
quelle due ordinanze, par tutta la durata
del corso, non oggetto di scherno o argo-
menfo di chiacchere, come avviene spes-
so, tra noi soldati, nei confronti di qualche

tipo speciale della compagnia, ma

furono due frafelli esemplari, fino al punto,
— e questo potrebbe dire tutto —, che il
comandante stesso accordö loro congedo
di riposo nello stesso giorno.

«Quei due giü in fondo», del primo ap-
pello del sergenfe maggiore, avevano dato
la piü brillante prova di solidarietä nel
lavoro che si possa desiderare nei nostri tur-
ni di servizio attivo. Come sarebbe piü
«umano», nel senso totale dei termine, vor-
rei dire nel senso morale della parola, se

in tutti i nostri servizi di vigilanza o di

manovra noi sapessimo imitare quei due
bei tipi che vi ho presentato, soldati
complementari, sarto e barbiere di compagnia.
Proprio «quei due giü in fondo»...

QUII DUU GIO «NFUND!!».

Soldätino ticinese.


	Due bei tipi!

