
la nuova generazione 
— — - - M O M h « H M * * 

1 ' U n i t d / «abato 20 mono 1965 

Una testimonianza di atf ualita 

* .\ 

c ~»--w -

Ksercitazioni dl un reparto di guerriglieri del Fronte di liberazione nazionale vietnamlta 

Come un vecchio fece divampare 

la resistenza nel Viet Nam 
Nottro servizio 

Contro I'impressionante spiegamento di aeroplani, artiglieria, elicotteri e carri armati che gli americani hanno introdotto 
nel Sud Viet Nam (in aperta violazione dell'accordo di Ginevra), il popolo si sta difendendo con una stupefacente quantita di 
armi primitive che bisognerebbe vedere per credere, lo camminavo attraverso villaggi apparentemente innocui dove sarei stato 
ucciso o orribilmente ferito una dozzina di volte nello spazio di cento yarde senza che un co/po di fucile fosse sparato, se 

non josse stato per una guida che mi scortava attraverso spaventose trappole. Congegni usati da secoli per proteggere gli abitanti contro tigri 
e altre belve erano stati modificati per essere usati contro le tigri umane armate di fucile. Vi sono buche con frecce di bambu aguzze come aghi 
congegnate in modo che chiunque inciampa nel filo viene inevitabilmente colpito. Se io fossi stato una squadra nemica avrei ricevuto una 
scarica da uno o piii di quei jucili chiamati «Mantide religiosa » che potrebbero colpire piii di venti uomini in un solo colpo. Sistemato su quattro 

appoggi con una paurosa 
carica di polvere nera pre-
parata alia buona e riern-
pito con qualunque cosa ti-
po pezzi di cusc'tnetti a sfere, 
anelli di catene, schegge di 
proiettili nemici, la < manti-
de religiosa > viene puntata 
in direzione di una parte fissa 
della strada. Si scarica tirando 
una lung a corda, dopodiche il fi-
ratore pud fuggire nella giungla 
se & necessario. 

ALTRE TRAPPOLE — Biso-
gna rivedere la propria conce-
zione circa 'materiale strategi-
co» quando uno scheletro di bi-
cicletta pud diventare la canna 
per la * mantide religiosa -. e i 
cuscinetti a sfere possono esse
re usati come proiettili, e lo ster-
co dl tartaruga (facl'.mentc re-
peribile nelle montagne e nelle 
spiagge del Sud Viet Nam) pud 
essere materia prima per polve
re da sparo Se io non fossi sta
to guldato attorno ad un albero 
particolare nella strada principa-
le dl un villaggio sfiorando un 
ramo che pendesse basso, avrei 
spostato un nldo dl argilla gros-
so come una zucca e plena di 
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api ferocissime che avrebbero 
potuto bloccare un intero ploto-
ne. I conladini, che lavoravano 
tranquilll nei campi quando io 
sono passato, avrebbero tirato 
dei cavi per fare esplodere mine, 
e al momento opportune tutta la 
popolazione avrebbe trovato ri-
fugio in un labirinto di trincee 
collegate da un tunnel sotterra-
neo disseminato di usclte se-
grete e sbarramentl che forma-
vano molte linee di difesa in 
ogni direzione e permettevr.no 
di fuggire nella giungla 

Mostrandomi un formidabile 
sistema di trappole e difese in 
uno del villaggi. il capo di uno 
dei corpi di difesa locale, un gio-
vane contadirto che aveva co-
minclato a combattere i france-
si all'eta di 15 anni, ha detto: 
- Vedi, le nostre armi non hanno 
una gran portata. Kon sono fatte 
per aggredire gli USA. II nemi-
co riduce la portata quando ci 
aggredisce. Noi sistemiamo le 
nostre armi attorno ai terreni 
coltivati, ai pollai. ai frutteti Se 
il nemico si tiene lontano non e 
colpito in pieno -. Mostrandomi 
le terre, i gruppl di bambu. la 
giungla e i campi di riso. mi 

Lettere al giornale 
s 

Sono due anni che facclo parte della Fgci. n 31 gennaio si 
ft tenuta a Polistena una riunione dei Comitati direttivi della 
zona, ed io facendo parte del C D . del Circolo di Cinquefrondi 
vi bo preso parte, n compagno Paonne, segretano del Circolo 
di Cinquefrondi, ha proposto che persone competent! tengano 
dei di^orsi ai giovani, affinche questi capiscano I'lmportanza 
che e'e ad iscriversi alia Fgci, e una volta iscritti combattere 
perche questa diventi sempre piu forte I compagni della Se-
gretcria della federazione di Re^gio Calabria si sono detti con
trail. dicendo che un giovane deve imparare g!i in--egnamcnti 
eomunisti dalla iotta e non dal dibattiti. Io penso che un eio-
vane prima di combattere a favore di un ideale. voejia «ap*Tc 
in che consiste questo ideale. quindi propongo di fare molti di-
ba'titi. Chiedo il vostro parere. „ 
Rosario Rosclli. via C Battisti n. 2 CINQUEFRONDI ( R . O 

n problema che e venuto 
fuori dalla riunione e che tu 
ci sottoponi e di noterole im-
portanza per tuttl noi e coin-
volge il carattere stesso della 
nostra organizzazione, le sue 
funzioni. I quadrl dirigenli e 
atticisti che la compongono 11 
discorso, di conseguenza. do-
vrebbe essere molto ampio e 
investire tutte le questioni, po-
litiche e organizzative, che ne 
discendono Comunque, un fat-
to e certo: non esistono. per la 
natura stesso, della nostra or
ganizzazione, per i snoi fonda-
menli ideali e politicu due 
momenli distintl e scparabili 
nella formazione dei suoi qua-
dri, del suoi milltanti 11 mo
mento della parteclpazione al
ia lotto, della sua organizza-

come battaolia per tra-

sformare la societa. la lolta n-
vendicatira e politico rappre-
sentano indubbiamente nn 
mezzo efficace per far acqvi-
sire al giovane che vi partcct-
pa una nuora piu elevata co-
scienza dei suoi problemi. del-
le sue aspirazioni rivoluziona-
rie e innoratrici .Vella misu-
ra in cui prendera coscienza 
di questa nuora realta. m con-
tinuo movimento, sentira on-
che il bisogno di approfondi-
re la sua eonoscenza. di capire 
nuove cose, quindi di dibct-
tere assieme agli altri nuori 
problemi di intereue generale 
e particolare. In qvesio senso 
non ci soluzione di continui
ty tra il momento della lolta 
c quello della discussionc 
spontanea o organlzzata, 

disse: » Questa e la nostra terra. 
ogni albero e Ofjni cespuolio e 
nostro amico e loro nemico -. 

ALL'INIZIO — Nella parte del 
Viet Nam centrale attraverso cui 
stavo viaggiando ho cercato di 
capire come, quando. e perche 
il popolo aveva iniziato la resi
stenza armata. 

II Viet Nam centrale e (o era) 
11 dominio del piu sanguinario 
del frotelli Ngo, cioe Ngo Dinh 
Chan, un sadico brutale che si 
beava nel torturare personalmen-
te e far morire lentamente alcu-
ne delle sue vittime piu impor
tant 

Questa inchiesta mi ha porta-
to ad una atfascinar.te seopcrta 
che pud essere narrata solo som-
mariamente-

La battaglia armata fu iniziata 
da una piccola minoranza etni-
ca di circa 4700 montanari. i 
Core, guidata dal loro noranten-
ne capo tribh Pho Moc Gia. 

La lotta armata si srolaeva ge-
neralmente in tntto il Sud Viet 
Xam alia fine del '59. ma la pri
ma azione esplose nel disfretto 
di Tra Bong della prorincia di 
Qnang Gai. metfi della quale i> 
un territorio montaonoso coper-
to dalla piugla e il resto scno 
fV.uiie tisaie C»«r iCr-nJuriO ntiO 
al mare 

Ogoi la minoranza dei Core 
non e stata ancora vinta. e Pho 
Moc Gia. a 94 anni. cieco e se-
miparalizzato e ancora una ft"-
QUra piena di dionita che insiste 
nel roler essere portato sulla sce-
na di ogni battaolia in cui r 
impegnata la sua tribii: i suoi ca-
pelli bainchi sono raecolti in un 
nodo siilla nttca e la sua belli 
barba bianca scende oiu fino c! 
petto 

Come e acenduto tntto cio? 
Per prima cosa hisoana capi

re che i Core si armarono contro 
i francesi molte tempo pr*mo. 
neH"floosfo P-IS. guidati alia rt-
volta dal loro recchio capo Poi. 
piii tordi essi lottarono Hanco a 
fianco con i prtrtipiani. Sono un 
popolo fiero. dignitoso. ospitale: 
P'ccoli di ftatura ma pieni di co-
raggio Gli USA diemisti che 
arevano intuito il grande presti-
gio del recchio. cercarono di 
vinarlo. ma senza successo. Col 
passare degli anni Voppretsione 
direnne iniollerabile Gruppi di 
aguzzini diemisti di tin presidio 
militare a Teo Reo rend*rnno la 
rita impoMtbtle I bufali e i 
maiali di Core vemrano portntt 
via senza alcun eompenso 

Venirano fatte razzie di uomi
ni e donne abili al taioro. per le 
• corve'es ». Tin/am* *isfema di la-
voro forzato introdotto da* fran
cesi. Se qualcuno rifiutara rent-
va fucilato. 

Tra il Core, come fra tutte le 
popolazioni montane vi sono 
usanze specifiche che non devo-
no essere violate. C £ una certa 

forma per rivolgersi ai uecchi, 
e un'altra per le donne; e'e una 
certa formalita per entrare in 
una casa. Usanze sempre rispet-
tate puntualmente dai partigianl 
della pianura, ma violate in mo-
do_ crudo dalle truppe diemiste. 
Le ragazze veniva rapile e vio-
lentate. La gemz Core era trat-
tata come selvaggi. guar data co
me bestie. 

II vecchio Pho Moc Gia. con la 
sua faccia nera e rugosa come una 
noce e i denti accorciati con la 
lima, col corpo curvo ma la men-
le chiara. oltraggiato da tutto 
quello che stava accadendo df-
sensse la situazione con alcuni ve-
terani delta resistenza che erano 
stati costretti a lasciare la costa 
e a cercare rifugio nelle mon
tagne. 

Quando egll disse che la sola 
cosa da fare era di armarsi di 
nuovo i partigiani lo sconsiglia-
rono decisamente. Cerano solo 
4700 uomini e il nemico era for
te Per la minoranza la cosa mi-
oliore era spostarsi Questo era 
impossibile 1 Core si sarebbero 
mossi solo se sconfitti in batta
glia Pho Moc Gia era rattristato 
dal consiglio dei partigiani. ma 
era ancora il periodo dei con-
traxtj poUtici per la difinizionc 
dell'Accordo di Ginevra. D'altra 
parte piit di 500 persone della 
trtbii dei Core erano state uccisc 
nei precedenti 4 anni senza che 
una mano si fosse alzata in loro 
difesa 

LA PRIMA OXDATA — Poco 
dopo la discussione coi partigiani 
il recchio invito la guarnigione 
Diemista di Rheo Teo al suo vil-
'aaaio per parlamentare I sol-
dati rennero. dopo arer depre-
dato if rillaooio deli'alcool che si 
trora nella magrjior parte delle 
case delle mmoranze Mentre i 
soldati erano in pieno saccheg-
gio gli abitanti piombarono su di 
loro e li uccisero tuttl. 54 in tutto 
e lintera guarnigione di Teo Reo. 
che rilorni i Core delle prime 
armi e delle munizioni 

Questa fu ia prima scintilla 
nella battaglia di (iberarione del 
Sud Viet Nam 

I Diemisti inviarono la loro di-
visione n 2 piii 22 compagnie per 
schiacciare i Core Per raggiun-
gere il distretto di Tra Bong essi 
dorerano passare attraverso i di-
sfretn di Tra Mi e Son Ha Essi 
bruciarono rillaggi e massacra-
rono gh abitanti col risultato che 
anche la popolazione di questi 
due distretti si armd per proleg-
oersi 

Set prim: tre mesi 65 attacchi 
cennero scatenati contro i Core 
tmpegnando per lo meno un bat-
taglione Case e rillagut \urono 
bruciati e le mnndrie sterminate. 
i raecolti appena spuntati veni-
var.o calpestati, ma la gente $i 

era rifugiata nella giungla e nel
le grotte. 

Nel frattempo venivano orga-
nizzate trappole mortali e imbo-
scate. e i centri di resistenza na-
scevano al passaggio delle truppe 
Diemiste 

• Avevamo intenzione di ferire. 
non di uccidere - mi spiegava un 
Core piccolo e coperto da uno 
straccio attorno ai fianchi e con 
alcuni bracciali ai <polsi. - Nelle 
no-ttre montapne sono necessan 4 
uomini per trasportare nn ferito. 
Un uomo ferito significa 5 uomi
ni fuori uso. Non si curano det 
morti Li gettano giu per burroni 
e fiumi ->. 

LA LOTTA 1SFUR1A - Fino 
alia fine del '59 la gente Core 
combatte sola con I'unico atuto 
di quei villaggi che avevono pre
so le armi per difendersi aalle 
atrocitd delle truppe Diemiste in 
transito. 

Ma alia fine del '59 una resi
stenza armata comincid anche 
nelle altre zone. Dilagd dalle 
montagne alle pianure. GH USA 
Diemisti mandarono truppe dalle 
vicinanze della provincia di Buh 
Dinh e Quang Nem per concen
trate contro Quang Ngai, ma 
quando qzisslz forze pjrono ra-
dunate anche la gente di queste 
province prese le armi. 

Squadre della lotta di resisten
za anti francese ripresero velo-
cemente i contatti e organizzaro-
no la resistenza nelle province vi-
cine per traitenere lurto fuori di 
Quang Gai e presero anche prov-
vedimenti per aintare la minoran
za dei Core. 

U nemico ha ripetutamente pro-
rato ad entrare nell'area dei Co
re In cinque anni di resistenza 
i Core hanno perso dnecento uo
mini. meno della meta di quelli 
che erano staii uccisi negli anni 
precedenti 

Tutti i distretti montani di 
Quang Sgai sono ora zone libere: 
cache le pianure ai piedi delle 
montagne La maggior parte del 
territorio restante e controllata 
dal nemico di giorno. e dai parti
giani, la notte, con ur.a piccola 
striscia dl terra sulla costa, il ca-
poluogo della provincia e alcuni 
villaggi lungo la strada principale 
ben controllati da pesanti guar-
nigioni delle truppe fantoccio de
gli USA. 

Dopo che il FLN fu organizzato 
alia fine del '60 per coordinare e 
dirigere la battaglia politico e mi
litare. il vecchio Pho Moc Gia fu 
eletto all'unanimita membro del 
distretto di Tra Bong Deve essere 
trasportato ai convegni, ma la sua 
voce viene ascoltala col massimo 
rispctto. 

y. t. 
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SI 

La « Cltta Futura » ha pubbllcato sul nume 
1 gonitti della Reslatenza, studios), scrittori, 
1 La domanda a loro posta era: « Attraverso 

quale legame con il tempo presente (il tern 
della mlnaccla atomica, della coesistenza pa 
nista), pens) che questo tema debba essere 
piu dopo il 1945? ». Nel quadro del dibattito 
Resistenza, riteniamo utile pubblicare tre di 

ro 8 del mese dl marzo alcune risposte dl prota-
appartenenti a tutto I'arco della sinistra Italians. 
quail interventi, sotto quail forme e secondo 

po del movimentl di liberazione nel Terzo mondo, 
cifica, della difficile unita del movimento comu-

proposto e r&glonato a dei giovani nati per lo 
aperto dal nostro settimanale sul problem) della 
queste risposte. 

Giorgio Amendola Lelio Basso 
La Resistenza 6 il fntto rivolu-

zionario della storia d'ltalia. Le 
amare e deludcnti vicende di 
quest'ultimo vcn'.ennio. la critica 
necessariamente severa dello 
stato in cui oggj si trova oggi 
il pnese, non possono, tuttavia, 
oscurare la coscienza del signi-
flea to rivoluzionario della Re-

• sistenza. Nel corso della grande 
.*' Iotta patriottica per l'indipen-
•" denza e la ilberta, per la prima 

volta, sono apparse come prota-
. • goniste della vita nazionale le 

grand] forze popolari, sempre 
escluse nella millenaria e tra-
vagliata storia italiana da una 
consapevole parteeipazione, e 
tenute passive. Nella catastrofe 
nazionale provocata dal fasci-
smo le forze escluse nel Risor-
gimento dal processo di forma
zione di uno Stato unitario ita-
liano. la classe - operaia ed i 
contadini. affermano la loro fun-
zione. Si realizza, cosi, sul ter-
reno della lotta nazionale. un 
incontro tra i partiti della classe 
operaia, eomunisti e socialisti. 
ed i cattolici, che apre le pro-
spettive di un nuovo corso della 
vita nazionale. In quell'ora tra-
gica la classe operaia si offer-
ma come classe dirlgente na
zionale, e premie Uclle sue ma-
ni la bandiera dell'indipenden-
za e della liberta. 

In questa presenza egemone 
della classe operaia e il con-
tenuto rinnovatore della Resi
stenza, la carica tuttora operan-
te, il suo significato rivoluzio
nario. La rivoluzione antifasci
sts apre un capitolo nuovo nella 
storia d'ltalia. segna l'inizio di 
un processo di trasformazione, 
del quale l'elemento determi-
nante e dato dalla presenza at-
tiva delle masse popolari. La 
restaurazione capitalistica, che 
si 6 reaiizzata nel quadro della 
guerra fredda, se ha ostacolato 
lo sviluppo del processo rinno
vatore, non ha potuto ricac-
ciare il movimento popolare ad-
dietro dalle posizioni • conqui-
state di slancio nel fuoco della 
guerra di liberazione. Lo stesso 

• centro-sinlstra non e riuscito ad 
assicurare una stabilizzazione 
politica della situazione italia
na. A vent'anni dalla vittoria 
della insurrezione nazionale, la 
eredita della Resistenza consiste 
nella vivacissima tensione poli
tica ed ideale che anima il pae-
se, e che fa dell'Italia il paese 
piii avanzato politicamente di 
tutta quella parte del mondo 
ancora sottoposto alio sfrutta-
mento del capitalismo. La larga 
e impegnata pnrtecipazione po
polare alia lotta politica e la 
maggiore garanzia di democrn-
zia. contro tutti gli attacchi rea-
zionari e le minacce autoritarie, 
e la condi?.ione essenziale per 
una avanzata nella via del so-
cialismo. 

La Resistenza fu anzitutto un 
fatto nazionale. di necessita na
zionale. Bisognava vincere la 
guerra di liberazione contro lo 
invasore tedesco ed i traditori 
fascist!. Alle vittorie del popolo 
italiano i eomunisti e le forze 
piii avanzate della classe ope
raia dettoro un contribute de-
terminante. Non credo che per 
rag.aiungere l'obiettivo della 
vittoria î sia in qualche modo 
sacrificato un obiettivo piii 
avanzato di carattere socialista. 
Non si puo contrapporre l'obiet
tivo socialista all'obiettivo na
zionale, perche le lotte nazio-
nali acquistano • un contonuto 
nuovo, rinnovatore, proaressi-
vo proprio per la partecipazio-
ne dpterminante della classe 
operaia. Xon e lesinando i pro-
pri sforzi. il proprio eroismo. i 
piu alti sacrifici per rageiun-
sere la vittoria contro l'invaso-
re. che la classe operaia si sa-
rebbe in qualche modo piu fa-
cilmente awicinata al sociali-
smo. Al contrario. una posiz:o-
ne attesista. d'indifforonza ai 
compit: posti dalla sucrra di 
liberazione. avrebbe ta^liato 
fuori le forze popolari dallo svi
luppo de?li avvenimenti. ed im-
pedlto di conquistare le posi
zioni che ancora oasi rappre-
Qfintano l<» bacj per lo svi!uppo 
di una avanzata al socialismo. 
Invece la partecipazione diri-
ecnte della classe operaia alia 
uuerra di liberazione, I'unita 
reaiizzata in seno al Cln natu
ral mente con i suoi contrasti e 
1'intern.i vivacissima dialettica 
ed i compromessi volta a volta 
resi necessari dai mutevoli rap-
porti di forza, crearono le con-
diziom che og?i permettono 
alle nuove cmerazion, di par-
tire da posizioni piii avanzate 
nella lotta per il socialismo. 

Ritcnso estremamente inipor-
tante far conoscere alio giovani 
uenorazioni la storia della Re
sistenza, uno dei momenti es-
senziali nella formazione del
l'Italia contemporanea. Credo 
tuttavia che. come e accaduto 
per il Risorttimento, sia sempre 
piu necessario, per non correre 
il rischio di infastidire i giova
ni. abbandonare il carattere 
celebrativo e introdurre la va-
lutazioue critica della Resisten
za, che non vuol dire critica 
nejjativa ma esame attento e 
serio di tute le complesse com
ponent! di quello die fu il pun-
to nodale della nostra storia r«-
cento. La lunua esperienza che 
ho ormai di lozioni su uuel pe
riodo in molti centri italiani, 
sempre larjjamente frequenta-
te da uiovani, mi convince piii 
che mai che quel che interes<a 
i giovani non e la rievocazione 
di un passato. per quanto gio-
rioso. ma il legame che si sta-
bilisce con le vicende di oggi. 

Dei molti legami che si pos
sono trovare e intorno ai quali 
si potrebbe fare un lungo di
scorso, due mi sembrano i piu 
vicini alia problematica della 
giovane generazione odierna: 
il problema dei rapporti fra 
lotta democratica o lotta per il 
socialismo, e quello del rap
porti fra lotta di liberazione 
nazionale e lotta per il socia
lismo. II primo tema fu posto 
in modo acutissimo dalla Resi
stenza. che incarno un grande 
slancio della volonta democra
tica del popolo italiano e tut
tavia non seppe porre nei suoi 
giusti termini il problema: fi
no a che punto e possibile di-
struggere il fascismo senza at-
taccarne le cause? Oppure, che 
fa lo stesso, fino a che punto h 
possibile fondare una democra-
zia senza assicurarne le basi so-
ciali? La storia post-fascista 
dell'Italia ha visto il consoli-
damento progressive di strut-
ture capita] istiche che hanno 
saputo superare la crisl in cui 
le avevano precipitate la scon-
fltta e la caduta del fascismo e 
si sono sempre piu aggiornate 
e integrate al capitalismo in-
ternazionale, con la conseguen
za evidente che, nonostante il 
perdurare di un vigoroso mo
vimento di massa e di un atti-
vo spirito democratico fra le 
giovani generazionl. la vita de
mocratica del paeso non ha fat
to passi avanti: assistiamo anzi 
ad un processo di degradazione 
desjli istituti e delle forme di 
vita democratica, che contiene 
pericolose implicazioni per I'av-
venire. Ricercare nolla Resi
stenza la matrice di questi con
trasti, e cioe tanto della matu-
razione democratica delle nuo
ve generazioni quanto dei nodi 
insoluti della societa italiana, e 
ogiii di grande interesse e puo 
costituire uno stimolo impor-
tante alio studio del periodo 
resistenziale, aiutandoci a com-
prendere il significato e i limiti 
delle formule unitarie. 

Evidente ed attuale mi sem-
bra anche l'altro legame fra 
lotta di liberazione nazionale e 
lotta per il socialismo. La sto
ria recente di molti paesi afro-
asiatici mostra come la caccia-
ta dello straniero possa essere 
foriera di nuove servitii se la 
lotta di liberazione non contie
ne gia in germe una soluzione 
dei piii profondi problemi del
la societa, che pu6 essere ricer-
cata solo nella direzione del 
socialismo. II legame fra pre
sente v avvenire, fra la lotta 
di oggi e le soluzioni d: doma-
ni. e uno dei p;u seri ed impor-
tanti che Cuomo poLtico in ge
nerale. e il rivoluzionario in 
particolare, deve aver sempre 
presente se non vuol trovarsi 
intrappolato dagli avvenimentL 
La Resistenza fu una battaglia 
di popolo contro l'invasore na-
zista, una pagina di guerra 
auerregsiata. ma fino a qual 
punto l'otr.ettivo necessario e 
immediato della vittoria mili
tare dovesse sacrificare come 
a^tratto l'obiettivo piu lonta
no della ricostruzione del pae
se. e un problema su cui credo 
utile che i g.ovani meditino 
anche per megl.o chiarire le 

esperienze che sono in corso in 
altri paesi. 

Queste due aperture >critiche 
naturalmente non vogliono smi-
nuire quello che e il grande 
valore della Resistenza come e 
stata nella sua realtft: al con
trario 1'esame critico che rac-
comando ai giovani potrebbe 
niettere in luce da un lato co
me le soluzioni anche le piu 
avanzate fossero contenute in 
nuce uello spirito della Resi
stenza, e dall'altro come la lot
ta politico-militare di quegli 
anni sia stata condotta in mez
zo a gravi difficolta, contraddi-
zioni e pencoli che non impe-
dirono di raggiungere, nono
stante tutto, alcune mete vitto-
no.-,e. In questo suiii-o la Re.si-
>teuza e pur .sempre il punto 
di parten/a necessano delle 
uuo\u battiglie. 

Franco Fortini 
La Resistenza italiana fu — 

come naturalmente i giovani 
comunistj sanno benissimo — 
uno degli episodi conclusivi di 
quel conflitto interno al regime 
capitalistico mondiale che si 
svolse tra le sue forme demo-
cratiche e quelle fasciste, e che 
in parte continua. Fin dal 1935 
il comunismo internazionale a-
veva deciso di allearsi con 1'an-
tifascismo borghese e (non perd 
senza intempestive oscillazioni) 
quella alleanza sostenne per piii 
di un decennio. I giovani eo
munisti sanno dunque che nel 
nostro paese il comunismo si & 
avvantaggiato, come gia Lenin 
dicfva, della isiaurazione dl un 
regime democratico-borghes* 
nella precisa misura in cui en-
tro questi ultimi regimi si dan-
no migliorl coudiziont di lotta 
per il rovesciamento del potere 
capitalistico e nell'altrettanto 
severa misura in cui le orga-
nizzazioni del movimento ope-
raio sanno di quelle condizioni 
fare uso. 

Ai piii giovani la Resistenza 
va presentata quindi come l'im-
portante episodio della vita na
zionale e internazionale che es-
sa e stata. E presentata storica-
mente: a patto dj essere, prima 
che con rigore storico, studtata 
cioe con quell'aperto rigore po
litico che non solo precede l'atto 
storiografico ma lo segue e lo 
verifica. Non potra essere di-
sgiunta quindi dalla storia della 
imponente non-resistenza al fa
scismo che la precedette, e da 
quella della sua utilizzazione a 
fini di consolidamento capita
listico che, alia conclusione del 
conflitto. le e seguita. 

Con gli episodi atroci e gli 
straordinari eroismi la Resi
stenza offre giusto argomento 
di emozione e di raziocinio. Vi 
si misura quanto possano la 
cireostanze e le volontA di mi
nora nze. su di un popolo che il 
giudizio comune riteneva inca-
pace dj combattere con tanta 
energia e dimostra come non 
esistano condizioni oggeftive as-
solutamente insuperabili. Vi si 
imp-ira quanto poco eroismi a 
sacrifici possano fruttare In 
sonso rivoluzionario quando non 
sia chiara e forte la capacita 
politica di chi deve reggerli: e 
come una parte di chi nella 
Resistenza combatteva altro 
•iv«'sse voluto. o piu. da quel 
che 1 suoi cap! intendevano e 

per quell'altro avessc lottato 
e poi, finito 1'urto armato e con 
quei capi quelle mete non po-
tendosi raggiungere. si disani-
masse. Vi si apprende che la 
storia. se esiste. e fatta di indi-
viduali tragedie non riscattate, 
fli errore non ri^arclto, di In-
giu=tizie non sanate: e final-
mente, dimo^trando come, se
condo dice Saint Just, - c h j fa 
le rivoluzioni a meti si scava 
la tomba -. pu6. non si sa mai, 

in-egnare a farle intere 
Un ultimo, non trascurabila 

in«rgnamento puo venire poi a 
voi dalla Resistenza: 1'uso della 
clnnde^tinitS e della guerriglia. 
Gli scorti vent'anni dimostrano 
che questo a torto trascurato 
cipitolo dell'arte militare ha 
continuato a trovare nella Iotta 
di clause, malerado la contra
ry opinione di molti capi po
litici e militari delle maggiorl 
poten7e. una applicazione tanto 
o-timti quanto politicamente 
deci«iva. 

Occorre aggiungere che non 
aver altro da dire e un modo 

per dire una coya ancora? 
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