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L' aggre^ipne amerieana in Asia 

Risposta alle do ma tide 
dei nostri lettori su 

VIETNAM URSS E CINA 
Molte lettere, fra quelle 

che quotidianamente arriva-
no in redazione, oggi parla-
no del Vietnam. Ne abbiamo 
un intero fascio sotto gli OC-
chi. Tra le altre quelle dei 
nostri lettori Anlonelli. Bego-
di, Panella, Bertoloni e Pie-
roni di Roma, Pancrazi, Ve-
rone, Bandinelli e Picchi di 
Firenze, Boselli, Vittori e 
Sparabene di Milano, Spe-
ra di Avezzano, Fioravan-
tl di Penne, Salati di Car
rara, Signorelli di Como, 
Lorenzoni di Bagnore, Bergo-
fini di Ponticino, Favati di Pi
sa, Severino di Napoli. Mar-
ciano di Miano. Gambari di 
Monteflascone, Calteri di Mo-
dena, Gasperini di Suvereto. 
Astori di Manerbio, Briganti 
di Fori), Bertorelli di Pernate. 
Pr imo di Torino e Ghinelli 
di Rimini. Tutte sono espres-
sione di un ' indignazione 
sincera per 1* aggressione 
amerieana. In tut te si ma
nifests un'ansia di fare qual_ 
cosa per venire In aiu-
to alle vi t t ime della pre-
potenza. Spesso questi senti-
ment i si accompagnano ad 
alcuni interrogativi che cosi 
si possono sintetizzare: si sta 
facendo tut to il necessario per 
dare agli aggressori la rispo
sta che si moritano? 6 suf-
Hciente l'appoggio che gli al-
tri paesi socialisti — TURSS. 
in particolare — portano al 
Vietnam aggredito ? si puo 
concepire e sostenere anco-
ra una politica di coesistenza 
pacifica quando da parte de-
gli americani si compiono at-
ti che sono la negazione stes-
sa della coesistenza? 

La gravita raggiunta dal-
la situazione nel Vietnam e 
le prospettive ancora piu 
gravi che l'estensione della 
guerra ha aperto trovano un 
giudizio at tento e appassio
nato nel nostro pubblico: es
se rendono piu che giustifi-
cate l'ansia e le domande dei 
lettori. Nel Vietnam il mon-
do intero deve fronteggiare 
una delle crisi piii acute di 
questi anni; piu acuta — per
che piu lunga ed incerta — 
perfino di quella che si ebbe 
a Cuba nell 'autunno del '62. 
Di fronte ad una evidente 
sconfitta nel Vietnam meri-
dionale, che sottolineava la 
crisi profonda di tut ta la lo-
ro politica asiatica, i «fal-
chi > americani hanno getta 
to sulla bilancia la loro po-
tenza mlli tare, minacciando 
cii porta re i bombardamenti 
sino in Cina e di far ricorso 
anche alle armi atomiche. 
Questa volta ogni pretesa 
ideale e legalitaria e stata 

messa in disparte. Gli Stati 
Uniti parlano il linguaggio 
della forza bruta nel modo 
che e piu tradizionnle per 
1'imperialismo, e chiedono 
cne tutti — avversari, allea-
li o neutrali — si pieghino 
ai loro metodi nazisti. 

E' inutile nascondersi che 
tutta la politica della coesi
stenza pacifica si trova seria-
tnente minacciata dall'aggres-
sione amerieana e, qualora 
questa dovesse prolungarsi, 
ne risulterebbe, forse irrime-
diabilmente, compromessa: 
con tut te le conseguenze che 
ne derivano. La coesistenza 
e inc(»mpatibile con atti di 
guerra aperta come quelli 
compiuti nel Vietnam. Non 
puo csservi coesistenza a 
senso unico. La coesistenza 
non puo tollerare l'esporta-
zione della controrivolu/.ione, 
accompagnata per di piu da 
un attacco armato contro un 
paese indipendente. L'alterna-
tiva alia coesistenza — e il 
probabile risultato, quindi, 
di una guerra che dovesse 
prolungarsi in Asia — re-to 
tuttavia il copflilto atomi.n 
o, qualora anche questa ipo-
tesi estrema n'-n dovesse ve-
rilicarsi. uno stato di gravissi-
ma tenslone internazionale 
che terrebbe per moltn tem
po il mondo suU'orlo della 
catastrofe e ci r iporterebbe 
indietro di anni, ai periodi 
peggiori della < guerra fred-
da >. E' un'al ternativa che e 
presente non solo all 'URSS. 
ma anche al Vietnam del 
Nord, che sta dando prova 
non solo d'un controllo dei 
nervi ma d'un senso di re-
sponsabilita eccezionale nel 
resistere alle provocazioni 
amerlcane. 

Fa percid pena vedere la 
compunzione con cui un go-
verno come quello italiano, 
con il suo schieramento di 
centro-sinistra piega la testa 
davanti alio spietato impiego 
della forza amerieana, fin-
gendo di accettare per buone 
le tesi giustificatrici avanzate 
sempre piu stancamente da 
Washington e apertamente 
combattute non solo da uo-
mini come De Gaulle e U 
Thant, ma anche da tut to cio 
che vi e di piu illuminato 
negli Stati Uniti. Oggi in 
America per la crisi del Viet
nam stanno riprendendo il 
sopravvento gruppi aggressi-
vi, che non hanno mai accet-
tato la coesistenza: essi ap-
plicano — come osservava 
amaramente qualche giorno 
fa l'orn.ai famoso giornalista 
Art Buchwald — la stessa 
politica che alcuni mesi fa 
consigliava Goldwater (e che 
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anche i nostri partiti di cen
tro-sinistra diehiaravano ese-
crabile, mentre oggi non osa-
no condannarla). E' perfinu 
troppo facile per noi ricor-
dare come gia Togliatti nel 
suo testamento di Yalta desse 
l'allarme davanti alia grave 
involuzione d e l l a politica 
amerieana e come noi — for
se soli — non ci siamo rite-
nuti rassicurati dai risultati 
elettorali del novembre scor 
so. II prevalere di quei grup
pi e un pericolo per tutti . 

Nel Vietnam, i dirigenti 
americani fanno uno spietatn 
tiso della loro forza militare 
Eppure, se non ci si lascia 
ipnotizzare dalla loro tracu
tanea, si pu6 capire come 
essi stessi sentano di muo-
versi su un terreno minato 
Lo si avverte quando si legge 
la stampa d'oltie Atlantico. 
tanto 1'oltranzista. quanto la 
piu illuminata. Governo e 
generali americani nutrono 
molti piu timori di quanto 
non appaia dai loro discorsi. 
Temono innanzitutto la guer
ra partigiana con cui devono 
fare i conti nel sud e che 
i bombardamenti contro il 
nord non riescono a piegare. 
Temono di dover combattere 
una guerra di tipo coreano 
con un impiego massiccio dei 
loro soldati, che diverrebbe 
altamente probabile qualora 
l'esercito della Repubblica 
democratica del Vietnam fos
se costretto a entrare in azio-
ne. Temono di essere invi-
schiati in una lunga e logo-
rante guerra terrestre sul 
oontinente asiatico, che la lo
ro aviazione non riuscirebbt* 
a vincere nemmeno con le 
bombe atomiche. Temono il 
progressivo isolamento dai 
loro stessi alleati, oltre che 
dalle numerose forze inter-
medie che esistono nel mon
do, anche se per il momerito 
i bisonti del Pentagono riten-
gono che l 'orrore provocato 
dai massacri nel Vietnam 
possa essere compensato dal-
1'effetto di paura che essi do-
vrebbero avere su chiunque. 
Temono infine la reazione del 
campo socialista e, soprat-
tutto, una reazione del campo 
socialista unito. Quello dei 
dirigenti americani nel sud-
est asiatico e dunque un gio-
co d'azzardo, che ha molti 
punti di debolezza, 

Vi sono anche molte armi 
— sia nel senso letterale della 
parola, sia nel senso figurato 
di strumenti politici e diplo-
matici — con cui ragqressio-
ne amerieana puo essere re 
spinta e i dirigenti di Wash
ington possono essere indotti 
alia ragione. Tutte vanno im-
piagate perche si crei nel 
mondo intero, come oggi e 
possibile fare, un movimenlo 
di condanna contro gli Stati 
Uniti. Alia forza va opposta 
anche la forza, perche tutti 
sappiamo quali conseguenze 
tragiche hanno gli atti di vio-
lenza imperialistic! quando 
riescono a passare impuniti. 

Una risposta i capi degli 
Stati Uniti l 'hanno gia incon-
trata, sia sul terreno di bat-
taglia da loro prescelto. sia 
nella piu vasta scena della 
lotta politica mondiale Piu di 
un loro aereo non e tomato 
dalle incursioni piratesche 
sul nord Quelle con cui sono 
stati ahbattuti sono armi so 
vietiche, cosi come sovietica 
6 tutta l 'attrezzatura dell'e-
sercito nord-vietnamita (le 
armi dei partigiani del Sud 
sonc f.nora tut te armi ameri-
cane slrappate e all'esercito 
di Saigon e alio stesso eser-
cito USA) che eh americani 
temono: la Repubblica demo
cratica, nonostante il primo 
sforzo di industrializzazione 
non ha infatti fabbriche di 
armamenti . Altri mezzi be! 
lici sono in arr ivo dall 'URSS 
come Kossighin aveva pro-
messo durante il suo viaggio 
ad Hanoi Nel mondo '.in mo
vimenlo di protesta. che a^su 
me le forme piu diverse, e 
in atto Per quanto timido 
esso non e del tut to a<;sento 
neppure Jagh Stati Uniti Ai 
nostri lettori che ci chiedono 
<e tutto questo sia suffioiente. 
ri<;pondiamo tuttavia che non 
puo esserlo e che anche noi 
vogliamo che si farcia di piu 
o siamo decisi a batterci a tal 
fine 

Certamente di piu si po-
trebbe fare se il mondo so
cialista r i t rova^e di fronte 
all'aggressione amerieana la 
propria unita Purtroppo e 
proprio in occasioni come 
queste che si vede megho 
quanto sia nefasta la scissione 
che si e prodotta nel suo 
interno e quanto essa indo-
bolisca la lotta contro l'im-
perialismo Positivo era stain 
il viagnio di Kossighin nello 
capitah dell'Asia socialista 
proprio perche cercava. al di 
sopra delle divergenze ideo-
Iogiche e politiche. un'intesa 
nella lotta effettiva contro 
1'attacco imperialista Ancor 
piii efficace sarebbe la rispo
sta al governo americano se 
fosse possibile, per esempio, 
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arrivare ad una dichiarazione 
comune di tutti i paesi so 
cialisti a proposito della nuo 
va guerra indocinese: pen 
siamo che questo sia stato 
oggetto di proposte da parte 
di Kossighin durante la sua 
sosta a Pechino, e riteniamo 
che questo sia il senso dei 
recenti appelli di Fidel Ca
stro e di Gomulka all'iinita 
nell'azione di tutte le for/e 
socialiste. Occorre dire con 
franchezza che non altrettan-
to ehiara appare, a questo 
proposito. In posizione della 
Cina Non e nostra intenzione 
polemizzare adesso con nes-
sun paese socialista e, tanto 
mono, con i comDagni cinesi, 
cui va la nostra piena soli-
darieta nella difficile lotta 
contro rimpcrialismo che mi-
naccia anch'essi direttamen-
te. Comprendiamo come per 
vincere 1'insidia amerieana 
occorrano l'astu/.ia e l'abilita 
diplomatica, oltre che la for
za. Nell'appoggio al Vietnam 
aggredito o indispensabile il 
concorso di tutti i paesi so
cialisti e, in primo luogo, del
la Cina e dell'URSS: tra l'al-
tro, e sul territorio cinese 

che potrebbero passare gli 
aiuti sovietici per arrivare 
piu sollecitamente al Viet
nam del Nord. Non possiamo 
pero considerare come un 
contributo valido alia lotta 
del popolo vietnamita ne una 
manifestazione come quella 
che si e svolta davanti alia 
ambasciata amerieana di Mo-
sea, che aveva con evidenza 
una punta polemica anche 
contro il governo sovietico, 
ne lo strascico di polemiche 
a senso unico con cui se ne 
continua a parlare a Pechino. 
Non crediamo che l'eroica re-
sistenza all'aggressione ame
rieana sia aiutata e rafforzata 
quando si cerchi in essa ar-
gomento non per superare le 
divergenze in atto, ma per 
rinfocolarle, e in essa si veda 
soprattutto un appoggio alle 
proprie tesi o addirit tura una 
occasione per c smascherare > 
i paesi da cui si attende giu-
stamente un aiuto. 

Noi crediamo che sia sen-
z'altro da sottoscrivere l'ap-
pello che Castro lanciava 
pochi giorni fa: < Non e il 
momento di frugare negli ar-
chivi. Finche 1'imperialismo 
sara all'offensiva sarebbe ri-
dicolo stare a discutere sul 
sesso degli angeli. Sarebbe 
ridicolo star li a chiedersi so 
gli imperialists sono di carta 
o di acciaio, se essi hanno 
agito bene o male... Gravi 
pericoli ci minacciano. Non 
li combatteremo con discus-
sioni accademiche. Rivoluzio-
nari divisi che si insultano 
fra loro non possono afTron-
tare con efficacia il nemico 
imperialista >. 

La lotta contro l'aggressio-
ne amerieana non puo venire 
tuttavia solo dai campo socia
lista II movimento operaio e 
democratico dell'Europa ca-
pitalista e di fronte a un 
esame cui non puo sottraisi 
Noi comunisti lo sentiamo in 
modo particolare. Ma il do-
vere non e nostro soltantc: 
e di chiunque senta come sua 
1-a causa del progresso e della 
pace. La campana suona per 
tutti Che fare dunque? Ar-
ruolarsi volontari per il Viet
nam? Non e quello che i 
combattenti della liberta viet-
namiti chiedono perche non 
e qucito. nelle condizioni che 
sono tipiche della loro Jotta. 
I'aiuto di cui hanno bisogno. 
a parte le difficolta non solo 
tecniche ma politiche, suHc 
quali certi improvvisati < ri-
voluzionari > potrebbero an
che utilmente chiedere con-
sigho a quei nostri compagni 
— e non sono pochi' — che 
ebbero un ruolo eminente 
neH'organizzare e dirigere l 
volontari per la Spagna Sar
t re atispicava l'altro giorno 
sul nostro giornale un mo
vimento generale di protesta 
che impegni tutti gli uomini 
di cultura europei Crediamo 
che il suo r.ppello non po^sa 
re^Iare senza risposta. L'ag-
gressione contro il Vietnam 
e uno di quegh atti davanti 
ai quali ne^siino puo chui-
der.-i nel silenzio e pensare! 
di non prondere pos-.zione 
C-.-T vale per gli uomini di 
cultura. Ma non solo per loro 
\ o n e la prima volta nephj 
ultimi anni che gruppi im-1 
periahstici tentano di impor-j 
re con le armi il loro dominio| 
su altri popoh Non e nean-
che la prima volta che essi 
portano il mondo suU'orlo 
della guerra Le altre volte 
•sonn stati fermati ed ogn' 
forma di lotta contro le loro 
asgressioni e servita a cjuesto 
scopo Ne-<una azione. nes-
sun pesto e >tato inutile N^n 
lo saranno nemmeno que.sta 
volta Orcanizzare Tazione o 
la protesta. convincere e tra-
-cin.ire tutti in questo mo
vimento: tale e il dovere di 
chi oggi vuole difendere la 
liberta e la pace nel Vietnam. 
in nome della liberta e della 
pace per tutti. 

Franco stava per arrestare 
l# abate di Montserrat 

La segreteria di stato del Vaticano ha chiamato Don Aureli in Italia, giun-
gendo a un compromesso col tiranno di Madrid 
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Barcelona 12 de warazo de 1965 
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Con un ritardo non insuie-
gabile, ci ' e stato recapitato 
ieri un foglio, contenente, con 
la data del 12 marzo, la noti-
zia, gia nota ai nostri lettori, 
della partenza per Milano di 
Dom Aureli INI. Escarre, abate 
di Montscrrat, e una nota del 
monastero, cite dice: « In con-
seguenza delle pressioni e del
la minaccia, da parte del gover
no spagnolo, di istruire (con
tro di lui) un proccsso, il padre 
abate ha ricevuto dalla segre-
tcria di stato del Vaticano la 
indicazione di recarsi a Roma 
a lavorare per il concilio ecu-
menico sulle qucstioni della li
berta religiosa e sullo schema 
n. 13. II padre abate si propo
ne di recarsi in un primo tem

po al monastero di Viboldone 
(IMilano) ». 

E' la conferma di cio che st 
sospettava. Odiato dai regime 
franchista per l'opposizione 
sempre piu risoluta ed aperta, 
per le ferme condanne («que-
sto governo non e cristiano») 
scagliate daU'alto del leggen-
dario monastero risonante di 
cchi cavallereschi fin dai tem
po in cui « passaro i mori d'A-
frica il mare» , Dom Aureli 
stava per essere arrestato dai 
sanguinario tiranno di Ma
drid. 

I buoni uffici del Vaticano, 
che con Franco ha un patto di 
vecchia data, lo hanno salva-
to dalla prigione. (Vale a dire 

che anche Franco e stato 
a provvidenzialmente » salvato 
da un avversario agguerrito e 
pieno di prestigio, senza pa-
gare lo scotto delle spiacevo-
li conseguenze politiche e pro-
pagandistiche di un clamorosu 
processii). 

Rcsta dimostrato l'abisso 
sempre piu vasto e profondo 
che le ambiguita delle alte 
gerarchie ecclesiastiche roma-
ne e l'acquiescente compiicita 
di troppi vescovi e cardinal! 
verso l'oppressore (anzi, ver
so i due oppressor! iberici) 
stanno scavando nelle file stes-
se del clero e della cattolicita 
di Spagna. E' un abisso che 
non a noi, ma al Vaticano do-
vrebbe far paura. 

Don Aureli M. Escarre fotografato al tu« 
arrivo a Milano pochi giorni fa 

In trentadue 
fascicoli 

/ giorni della Resistenia 

| A giorni uscira un'importante opera a « di- ' 
| spense » degli Editori Riuniti, che colma un I 
. grosso vuoto nelle pubblicazioni culturali da | 
' cui settimanalmente sono invase le edicole. i 
I L'iniziativa, preparata da Pietro Secchia e ' 
| Filippo Frassati, ha un carattere organico e I 
, riporta una documentazione in gran parte | 
1 inedita: dalF8 settembre '43 al 25 aprile '45 , 

Si combatte per le vie di Torino insorta il 18 apriie 1945 
1 

Nel sempre piu rasfo panorama di 
pubblicazioni a dispense che setti-
manalnienie. e ormai da alcuni mesi, 
caralten-ra le edicole ifafione — con 
un succcsso edtlonale che c ancora 
in fase crescente e merita certamen
te un dizcorso particolare — non si 
poteva. finora. fare a meno di noiare 
un'isola di silenzio. davvero ingiusti-
ficabile in una socicta le cui radici 
piu saldameme democratiche sono af-
fondate nella breve ma densissima e 
ploriosa espericnza colletuva della 
Rcsistenza FT un vuoto. fortunatamen-
te che gli Editori Riuniti stanno per 
colmare con una iniziatira ormai con-
dotta in porto dopo anni di laroro 
ed alia Quale daranno, fra gtorn. la 
luce: una storia della Refntenza. ap-
punto. che copnra oli anni dramma-
tici che vanno dallaaare-^ione tede-
sca (settembre H'4t> all'Italia al ?> 
aprsle 194^ 

' Son sard — dice Roberto Bonehio. 
direttore responsabtle della Casa — 
una delle con*netc p:ibbl:cn-:on; a 
dispense. dov il te^to e ^oy.r.i'tu'.to 
una rassegna di arvenim^nti, p-.u o 
meno ampiam(nte illmtrato e corre-
dato da documenti in appendice L"o-
pera che abbiamo prepnrato ha ui 
carattere orgamco: /> una vra e pro 
pna storia della Renstenza italiana 
anche te ogni ^-ngolo 1a*cicolo avra 
un carattere awrtnorr.o. racchiuso W-
torno ad un argomento. s\ da non 
arcre soltanto una giustificarione 
' grafica - Dall'S settembre al 25 apri
le. le dispense arranno dunque uno 
svolg.mento unitario, che affronta tut-
li i comple^si momenti della g^ierra 
di libera:ione in Italia. Irnando'.e 
strettamente til conte<:to poli'ico ge
nerale della na?ionc • 

L'n'opera. insomma, dai re<piro nm-
pio: e ah anion ehe I haino prepa
rata — Pietro Secchia r Filippo Fras
sati — sono la piu evidente enrnnr-a 
(inconsuc'.a in questo Moo di pubbli
cazioni) della serieta che si annuncia 
come premrssa al lavoro di rtcerca 
e di analisi J due autori sono trop
po noti per avere bisoano di una 
presenta:ione: e tuttavia non si puo 
fare a meno di sotlolinearc come en-
trambi siano tra i prota^on-tati mcy-

giori della guerra di liberaz'.one na-
zionaie (Pietro Secchia: tra i piu alti 
esponenti della lotta clandestina al fa-
scismo. organi:zatore della ditesa ar-
mata di Roma contro i tedeschi. crea-
tore delle formacioni partigiane del 
nord. commissario generale delle Bri-
gate d'assalto Garibaldi; Filippo Fras
sati: comandante della divisione Pia. 
re che, insieme ad altre formazioni. 
dovera condurre alia liberazione del-
VOssola ed alia costituzione della ce-
lebre repubblica partigiana) 

Indicazione questa. tanto piii signi-
ficativa quanto piu e garanzia di un 
impeano ideale, cirile. senza il quale 
non e poisibile, oggi. tentare di af-
frontare il complesso. aqgrovigliato 
nodo storico dei Ire anni di guerra 
partigiana: nei quali confluiscono e si 
scaricano tutte le cornpon^nti. umane 
•.deo'ma che e politiche. 

- Son a siamo roluri Iimifare (id 
una ctpotizione diruloatira di tinaon 
arrrnimenfj — preci^n irfaffi Bonchlo 
— anche se il tagho de'tle di*'t>ense 
ai-ril necessariamente un carattere po. 
po'.are La nostra opera, infatti. vuole 
rivolgersi preminentemente. anche se 
ovrlamenle non in modo esclusiro. a 
quella cenerazione di italiani che la 
Rcsi^tenza non ha v.^svto e verso la 
quale la scunla non ha sroifo alcuna 
opera di informazlone e di educa-
zionc -

In questa dimensione, le dispense 
deali Editori Riuniti acquistano nuo-
vo <:irjnificato e valore Sono anni che 
rime reao'armente dennnciato que-
s'o paruco'are vuoto di informazlone 
e la carenza dei programmi scola*tici 
(e non <o'o di qwsti). ncll'educazione 
delle nuore aenerazioni al (atto DIU 
impor'.ante della moderna storia na-
z>orial<-- Tentat ri p^r cucire questa 
smaahatura sono stati compiuti i p'ii 
nnre<e sia dai cinema che daU'edi-
toria (i ti'oli di saggi. romanzi. rac-
cont:. memorie si contano ormai a 
mialiaia: ma ne emerge soltanto. per 
la ofobalifa della rmone. la » Sfona 
della Resistcnzq ifaliana • di Batta-
Qlia). 

Lo stesso Pietro Secchia ha pufo-
blicnfo numerosi rolumj fdall'' In-
suTrezlont nel nerd* del 104S al re-

cente - La ResLstenza e gli Alleati -
in collaborazione con Frassati); gli 
Editori Riuniti hanno una speciale 
collana intitolata alia Reststenza. 
- Mancava tuttavia. precisa Bonehio. 
una sintesi popolare. Si era proceduto 
fin'ora essenzialmente sul piano del
le memorie indiriduali; singoli epi-
sodi. racconti anche esaltanti di par-
ticolan momenti della lotta partigiana. 
La nostra pubblicazione si pone dun
que su un piano diverso: e in questo 
senso il suo mteresse va oltre quel 
pubblico giovanJe che e la nostra 
pri«ra p^coccupa-'ione. I faicic&li. 
raccolti in due volumi, daranno final-
mentc quel quadro di analisi generate 
della Reststenza italiana che fin'opgi 
e mancato -. 

Come si articola, dunque, questa 
comp'.essa storia? 

- Tutto :l matenale e diviso in tren
tadue dispense: non ^a^A qu>ndi una 
pubblicazione fiume. nterminabiie. di 
difficile rcccolta. d.sp^ndiosa Duecen-
toemquanta lire n volume per trenta
due settimane. neno di un ar,no. so
no un inipegno finanzicrio abbastenza 
fac.lmente sostenibile Oani fa'dco'.o 
arra una sua dimensioie cu'onnma. 
snttoVmecra un particolare momento: 
"La difesa di Roma" tanto P*~r dire 
qualche titolo. o pit nwenimenti t*>-
hxici e mihtari del Centro-Sud o "l-a 
diplomazia n^la Re^istenza". II qua 
dro romp!es<iro luftar.a ezce dai h-
miti dell'analisi. ancora parziale. dell*-
vtcende delle regioni invase: lo stu
dio di Secchia e Frassati colleaa in
fatti — ed e questa la grande nocita 
dell'opera — la lotta partigiana d*l 
nord al contesto della Uttta politica 
generate: anche. dunque. a'.le vicende 
del regno del Sud ed a'/a part^cipa-
zione delle forze reaolari ttaiiane 
alia guerra di liberazione La parte 
scritta si svolge su queste direttrici 
di analisi generale: singoli episodi 
inrece. saranno sottolincati attrarer*o 
un'crnpia ma oraanica documentazio
ne fotoorafica Sara messo cosi in 
luce J«.i raito mafen'ale documenfario. 
per gran parte inedito, tratto dagll 
arrhiri delle bripafe partipianr e degli 
istituti ttorici, con la pubblicazione 
anche di MMWrosi manifettini c gi9T-

nali dell'epoca, sia cJandeitini che 
legali -. 

La pubblicazione si annuncia dun
que completa; ricca di informazioni 
e di spunti capaci di andare oltrt 
I'estgenza piu immediata di una nota-
ziow generale. aprendo invece il ca~ 
pitolo di un nuovo discorso sulla sto
ria della Resistenza italiana. Vespe-
nenza. ormai consolidata, delle pub
blicazioni a dispense che hanno in-
vaso il mercato italiano dovrebbe gia\ 
costituire una garanzia di successo per 
questa nuora iniziativa Ma non e xoi-
isnto in qwslo quadro commercial* 
— sul quale, del resto. molto si e gio-
cato fin'oaoi e con pochi scrupoli — 
che i trentadue fascicoli di imml-
nfnte pubblicazione potranno trovart 
il necessario po.vaporfo favorevole ad 
una favorevole accoalienza La prestn~ 
tazione che Bonehio ci ha sroifo — 
** non e'e dyibbio che essa verra con-
f<-rmcia dai risultati pratici — fa pen-
sare infatti che. una volta tanto. una 
formula editoriale che fino a questo 
momento e stata giustihcata sotfanto 
daU'obieffiro di renire incontro « 
comple<se esiaenze - tecniche - di nuo-
ri srrafi di letrori fmofiri di ordint 
eronormYo. di tempo, di impegno psi-
colooico). a m i un fondamento cul-
turale rilevante. 

Se oli intenti depli autori e dell'edl-
tore troreranno riscontro nella realth. 
questa nuora • Storia delta Resisten
za • dorrebbe co^fifuire anche una 
svolta vei particolare settore edito-
rlule d.'Ue dispense; rivelando come 
sin possibile — nel sttperamento di 
preaiudizi intellettunlistici — dare rf-
ta ad una pubblicazione di taa'io net-
tamenle popolare (o. p u precisamen-
te, di massa) senza per questo abbart-
donare i moduli di una ricerra sto-
rira e di una jnformazione cultural? 
riaoTo^e rd impeanate F. come il pub-
b!iro italiano. ben oltre i facili e la-
b.li boom commerciali sia ancora, in 
buona rostanza, tutto da scoprire e ca-
pace di dimostrcrsi un terreno pro
fondo e accogliente. al quale la pian-
Ucella della buona editoria puo attin-
pere un humus abbondante m vitefte. 

Dario Natoli 
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