
l ' U n i t £ / sabato 8 mnrzo 1969 PAG. 3 / a t t u a l i t a 

PER UNA NUOVA 
CONDIZIONE FEMMINILE 

UN 8 MARZO 
DIIMPEGNO 

Se vi fosse stato bisogno 
di chiarire ulteriormente 
quale sia l 'atteggiamento 
del governo di centro-sini-
stra sui problenii di email-
cipazione e di progresso 
della donna italiana, ll re-
cente progetto di legge go-
vernativo sulle pensioni ha-
sterebbe per farlo. 

Frut to di un movimento 
di lotta imponente cui han-
no partecipato generosa-
mente le lavoratrici e le 
doiine, questo progetto se-
gna un serio passo in avan-
ti sulla via della riforma 
previdenziale: ma lascia in-
tatta e rinnova una discri-
minazione verso le donne 
che non pud in alcun mo-
do essere accettata. Perma-
ne per le gia pensionate la 
discriminazione derivante 
dal diverso calcolo delle 
marche assicurative, e quel-
la, piu grave, della non re-
versibilita della pensione 
femminile. Non si sono in-
trodotti i meccanismi ne-
cessari per garantire alia 
donna, quando, come le 
spetta, va in pensione a 
55 anni, il massimo di pen
sione previsto; e si insiste 
quindi nel valutare come 
ragione di minor diritto 
una differenza che non da 
oggi e semplice riconosci-
mento della duplice attivi-
ta, lavorativa e familiare, 
ma comunque di interesse 
sociale, della donna lavo-
ratrice. 

alia 
«Parita 

rovescia n 
L'equivoca e confusa for-

mulazione delle provviden-
ze per i vecchi senza pen
sione non riesce a nascon-
dere il fatto che ne saran-
no escluse la grande mas-
sa di donne che, casalin-
ghe, lavoranti a domicilio, 
lavoratrici in genere si so
no viste sot t rarre dall'ar-
bitrio del padrone, dalla 
saltuarieta della occupazio-
ne, dal carat tere irrisorio 
di precedenti provvedimen-
ti i loro diritti previdenzia-
li. Si pud ben dire che Tu
nica « questione femmini
le » che le forze di gover
no hanno avuto presente e 
la possibilita di annullare il 
dirit to alia pensione a 55 
anni, vagheggiando una sor-
ta di < parita alia rovescia > 
con una equiparazione alle 
condizioni piu svantaggiose: 
ed e merito della pronta 
reazione delle donne lavo
ratrici , della ferma opposi-
zione della CGIL se questa 
manovra per ora e stata 
sventata. 

Ma la legge sulle pensio
ni, pe r il cui miglioramento 
il nostro parti to e impegna-
to a fondo nel Parlamento 
e nel Paese. e per cui si 
stanno mobilitando le donne 
nelle fabbriche c nei quar-
tieri, e in realta solo la piu 
recente conferma di una ve-
rita generale: ed e che la 
tante volte riformulata vo-
lonta del centro-sinistra di 
innovare le condizioni delle 
donne italiane fa naufragio 
ogni qual volta si t rat ta di 
passare dalle parole ai fat-

ti, dalle aflermazioni di prin-
cipio alle scelte politiche ed 
economiche. 

Oggi e sul tappeto la que
stione previdenziale; ma non 
solo quclla. Alia Conferen-
za Pieratcini. alle sue con-
clusioni uni tar 'e , agli impe-
gm asbiiuti per locciipa/io-
ne femminile, fa seguito la 
continuazione di quella po-
litica che, favorendo il pro-
cesso di concentrazione mo-
nopolistica, eludendo i gran-
di problemi della agricol-
tura italiana, ha portato nel 
corso di alcuni anni alia 
espulsione dal processo 
produttivo di 1 milione e 
200 mila donne. Agli im-
pegni del Piano in materia 
di nidi, alle esigenze di ri
forma divenute ormai esplo-
sive nel delicato settore del
la assistenza alia infanzia, 
rese piu acute dal susseguir-
si degli scandali, segue un 
nulla di fatto, e il rinnovar-
si dei contributi statali ai 
vecchi e scredidati carroz-
zoni. Cresce nel Paese la 
spiuta a un nuovo costume, 
il divario fra costume e 
leggi; ma la riforma della 
legislazione familiare, la 
introduzione del divorzio 
continuano a trovare la re-
sistenza accanita della DC, 
chiusa ai fermenti nuovi 
che in questo campo si mol-
tiplicano anche fra le forze 
cattoliche. 

Per tutte queste ragioni 
1'8 marzo di oggi non pud 
essere, cosi come l'UDI e 
la CGIL hanno indicato, 
che una giornata di lotta, 
di rinnovato impegno del
le donne italiane per la 
soluzione dei problemi ir-
risolti, per una nuova con-
dizione femminile. 

Ma quale e la reale por-
tata della posta in giuoco? 
E come invertire l 'attuale 
tendenza che aggrava di 
fatto la condizione della 
donna? 

L'involuzione della condi
zione femminile non e, ed 
urge sottolinearlo, fatto di 
pure e semplici inadem-
pienze, di « omissioni > cui 
possa essere offerta la me-
dicina del tempo, delle at-
tese, della «g radua l i t a» : 
sta di fatto che la questio
ne femminile, le rivendica-
zioni che la sostanziano, la-
voro, retribuzione commisu-
rata al valore del lavoro, 
sviluppo nuovo e democra
tic© dei servizi, parita rea
le nella famiglia e nella 
societa, nuove possibilita 
di partecipazione chiedono 
per il loro concreto realiz-
zarsi la inversione della 
politica di oggi, nel cam
po economico e sociale, 
della entita e degli indiriz-
zi della spesa pubblica: vo-
gliono un diverso configu-
rarsi del rapporto fra citta-
dini e stato, una politica 
non di repressione, ma di 
promozione del libero svi
luppo della societa civile. 
Nasce dalla condizione del
la donna una nchiesta po-
tente di una societa com-
plessivamente diversa, ordi-
nata su valori nuovi, in 
moto verso nuovi obiettivi. 

Oggi una sclerosi e una 
impotenza dominano quei 
movimenti femminili che 
accettano la logica del cen
tro-sinistra e della sua po-

| litica: e al di sotto del lin-
guaggio piu moderno, delle 
istanze del resto sempre 
piii liaccameiite presentate, 
si nasconde la crisi di chi 
sa di essere in partenza 
battuto. 

Invertire le attuali ten-
denze, riavviare un reale 
processo innovatore della 
condizione della donna, vuol 
dire oggi altro che la mec-
canica ripetizione delle 
istanze linora pervicace-
niente respinte: vuol dire 
par t i re dalla condizione 
femminile, partecipare al
ia mobilitazione unitaria 
delle masse femminili, de-
r ivare dalle loro istanze, co
me da quelle dei lavoratori, 
come da quelle degli stu-
denti, tut te le implicazioni 
politiche necessarie. 

Vi e molto 
di nuovo 

Oggi fra le donne italia
ne vi e molto di nuovo; so
no entrate, entrano in cam
po nuove generazioni che 
sempre piii largamente e 
uni tar iamente rifiutano la 
passivita, ia soggezione, la 
rassegnazione. Nelle lotte 
di fabbrica. a Valdagno co
me alia Lebole. nelle lotte 
studentesche, nelle lotte 
contadine e mcridionalisti-
che avanza una donna nuo
va che vuole partecipare, 
contare, cambiare. I mar-
gini entro cui e possibile 
assegnare alle donne la 
funzione di supporto di una 
politica conservatrice si 
fanno piu ristrett i . E an
che questo e parte di quel
la nuova realta del Paese, 
alia cui rilevazione non pos-
sono sfuggire gli stessi 
part i t i della maggioranza. 
Ma anche qui rilevare, re-
gistrare non basta: cio che 
urge e un reale cambia-
mento, una politica nuova 
entro cui gli annosi e nuo
vi problemi della donna 
italiana possano trovare un 
a w i o di soluzione. Perche 
questo cambiamento vi sia, 
il problema decisivo e og
gi quello dello sviluppo ul-
teriore della lotta e della 
partecipazione alia lotta del
le masse femminili italiane; 
e quello di imporre con la 
lotta alle forze politiche la 
necessita di un impegno 
sui problemi e sulle esi-
genze femminili: e quello 
di costruire nella lotta un 
nuovo processo di aggrega-
zione a sinistra che abbia 
fra i suoi centri di impe
gno una nuova condizione 
femminile. 

Estendere questo movi
mento. garant irne gli sboc-
chi politici 6 compito che 
sentiamo anzitutfo come 
nostro: e che pur tuttavia 
deve essere fra quelli su 
cui si cimentano tutte le 
forze della sinistra. E a cui 
si deve guardare come a un 
problema determinante per 
la formazione di una nuo
va maggioranza e per l'af-
fermazione di una politica 
alternativa. 

Adrians Seroni 
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SUD VIETNAM: L'8 MARZO NELLA GIUNGLA 
MfeMIMMtHMriM 

IPESCH1 SI MU0V0N0 
I rami in ogni mano, un frutteto in cammino per la festa - Le « t re frecce» per le combattenti: politica, militare, di soccorso - L'elicottero 
americano trattenuto a terra da donne e bambini - Una bandiera del FNL issata dalle giovani sui tetti di Saigon - Tre mesi di viaggio per 
raggiungere Hanoi - Le Thi Chi e Tran Thi Hanh, ospiti dell'UDl in Italia, raccontano sottovoce la storia di una guerra di popolo, la loro storia 

Festa di vittoria alia Lebole 
Saigon-Roma: un viaggio 

lungo, si, ma che in aereo 
si risolve con meno di venti-
quattr'ore di volo, con una 
sosta di sei ore a Bangkok, 
un po' di sonno In poltrona, 
un po* di lettura, un po' di 
chiacchiere. Per loro, invece, 
e una difficile avventura e 
un rischio di giorni e giorni, 
di mesi addirittura. « Loro » 
sono Le Thi Chi e Tran Thi 
Hanh, fiere rappresentanti 
deH'Unlone Donne per la libe-
razione del Sud Vietnam, che 
hanno momentaneamente ab-
bandonato la lotta clandesti-
na nel loro Paese per veni
re in Italia, invitate daH'UDI, 
a sottolineare in senso inter-
nazionalista la giornata «di 
lotta» delle masse femminili 
italiane, oggi 8 marzo. Rifiu
tano con disarmante garbo 
qualsiasi « personalizzazione » 
dell'intervlsta, qualsiasi tenta-
tivo di riferire a loro, in 
prima persona, un episodio 
o un ricordo (chissa che co-
sa direbbero degli eccessl in 
questo senso della nostra 
stampa, del divismo dilagan-
te dal cinema in tutti i set-
tori della vita sociale) e rac
contano, anzi cantano in quel
la lingua tutta saltelli, tril-
li, note in musica. 

La storia di un'arniea, una 
combattente di 18 anni che 
si chiama Chiara. Vive nella 
regione di Hue e partecipa 
alia lotta armata: e lei che 
un giorno fa saltare con le 
mine gli uomlni dell'ammini-
strazione - fantoccio. II Fronte 
la designa come rappresen-

AREZZO. 7. 
L'8 marzo, la giornata In

ternationale della donna, & 
stata festegglata ad Arer-
I O dalle 3 mila ragazze del
la Lebole con ur.'assemblea 
di fabbrica, promossa dalla 
Commlssione interna. E' sta
to questo un episodio dop-
plamente slgnificativo: I'as-
semblea di fabbrica — che 
e un diritto sancito da anni 
dagll accordi Interconfedera-
li — alia Lebole, flnora, non 
si era mal avuta; sono state 
le lotte tenacl condotte dal
le lavoratrici a renderla, og
gi, possibile. L'assemblea e 
stata dedicata ai problenii 
ed al dlrltll della donna In 
fabbrica: in particolare, al 
diritto al servizi social! (asl-
li-nido, scuole materne, e c c ) . 
Intanto, la Lebole Euroconf 
ha accettato un accordo sin-
dacale che prevede I'unifi-
cazione delle basl salartali 
con la zona 0 di Milano. 

La clamorosa assemblea sindacale delle ragazze torinesi del la Juvenilia 

HANNO DENUNCIATO DAL PULPITO 
L'IMMORALITA' DEI BASSI SALARI 

E' stata la prima lotta aziendale, il primo scontro diretto col padrone - Salari a 55 mila lire al mese - Un comitato per gli scioperi e la solidarieta del PCI, delle ACLI e degli studenti 

Dalla nostra redazione 
TORINO. 7. 

Quando lunedi scorso le ope-
raie della < Juven:ha » sor.o en
trate nella ehiesa del San'n Na-
ta!e per tfnem la loro assem
blea. 1 fedeh present! alia fun
zione ieligio-=a in cor50 in quel 
niomento. non si fono stup.ti. r.e 
scandal!77.ati. 

< Hanno ragione — ha rietto 
una devo!a veechietta. inte.-rum-
pendo il suo raceoglirr.cnto — 
!e pagano cosi poco queste fi-
ghole che c gimto che s; fac-
ciano sentire dove po^sono. an
che :n ehiesa .. >. Tutta ia Ren
te del borgo dove sorge la fab-
bnca sa infatti della lotta dei-
le ragazze della c Juvenilia * e 
la segue con simpatia. Le lo-
ca!i sezioni del PCI si sono 
mosse. con loro le ACLI. gruppi 
di studenti. gh stessi parroci. 
in una gara di so!idanet.i che 
ha completamentc isolato il pa
drone. il dott. Borello. davanti 
alTopmione pubblica Anche sul 
piano concreto i risuitati non 
sono mar.cati: gia circa 400 
mila lire sono state raccolte 
nella zona e versate al Comita
to di agitazione. Serviranno per 
intervenire nei casi di maggior 
bisogno. per alimentare la resi-
itenza. 

Perche avcte pensato di occu-

pare la ehiesa?. abblamo ch.esto , appena !e EO mila lire 
al!e operaie. c Cera b.soino — 
ci ha risposto una brunetta tutto 
pepe di 18 anni — di suscita-
re un fatto clamoro^o che at-
tirasse rattenz.one di tutta !a 
citta sin nostn problemi. E non 
ci siamo sbagliate: di noi han
no parlato tutti i giomali c.t-
tadim. anche quelh padronali... ». 
*- C'** nT*iĉ n !a r:,rrcnzoL — ĥ i 
sogdunto un gio\ane opera:o — 
di sottolineare Ia immoralita. 
in fatto di ba^i salari. riel'.a no
stra s,tua7ione e. di contro. la 
morahta della nostra azione di 
lotta. A questo scopo ci e par-
so che la ehiesa fos«e il luogo 
piu indicato... >. 

Tutte assieme poi ci parlano 
della loro condizione in fabbri
ca La «.Iu\enilia> e una rino-
mata ditta di abbigliamento. 
speciahzzata ne!!a ccr.fez.cr.e di 
capi di tipo medio e fine, che 
lavora pre\a!entemente su com-
mes=;e. Vi sono occupati circa 
500 la\oraton. di cui oltre 1'80 
per cento donne e, tra queste. 
la maigior parte giovani di 17-
20 anni. I salari sono di tipo 
coloniale. OUre il 70 per cento 
delle donne non raggiunge le 55-
60 mila lire mensili e non man-
cano nemmeno, specie tra le piu 
giovani. i salari di 40-45 mila 
lire. Ad orario pieno un ope-
raio di prima categoria tocca 

< E' uno schifo >. 
in bu-
dicono sta 

tutti. 
II padrone pero piange mise-

na e ha fmora respmto ocm ri-
chiesta. Questo non toghe che 
stia procedendo airamphamento 
dello stahiiimento tonnes; e che 
ne abbia uno in costruzione. nuo-
\o di zecca. a Saviciiano. che 
nr.dri ir. fi:r.2.cr.c :1 pri^sir.-.o 
ottobre. 

c Le nostre nvendicazioni cor-
ri^pondono a questa sttaazlone >. 

ci dicono ancora. c Abbiamo chie-
sto di potcr controllare i c&t-
timi per evitare di essere con 
tinuamente taciieggiati. abbi.i-
mo chiesto un aumento delle 
rctnb'jz:cni e la settimana eor-
ta con il «ahato festi\o. V'ogha-
mo che sia affermato ino!tre il 
diritto di riunione in fabbrica 
con la pnrtcc.pazi&r.e dei sin-
dacati... Sappiamo che solo co
si siamo m grado di difenderci 
con piu effieacia...», 

< E' la prima lotta aziendale 
che queste operaie affrontano; 
e la primi volta — cioe — che 
si scontrano direttamenie con il 
padrone*, fa nle\are una com-
pagna della FILTEA-CGIL. « So
lo lo scorso anno e stato pos
sibile eleggere la Commissione 
interna. Hanno formato il loro 
comitato di agitazione con rap
presentanti di tutti i reparti. 

che gestisce completamente la 
azione sindacale in unita con le 
organizzazioni >. 

« La vertenza e stata apcrta il 
12 febbraio scorso con un pri
mo sciopero di 24 ore. poi si 
sono alternate, a pcriodi di la 
voro. aitre fermate per un to 
tale di no\e giorni di sciopero. 
OJCI ci prosegue con a^ttnsion. 
giornaiiere tiai ia\oro aeua an 
rata di qualche ora attuate al 
l'mtcrno dei reparti. Nei prirni 
H o~n, ;! rvidrorie. per -troncaT'e 
la prote^ta. non ha esitato a 
fare ncor=o a'.la serrata: ma 
questa e durata so!o un giorno. 
perche la nsposta dei dipen 
denti. ragazze in testa. 6 sta 
ih doci-iS^ima >. 

tl>e operaie della "Juvenila" 
— ci conferma Ia compagna 
del smdacato — «ono oeci. con 
qaelle deU'«AIbert> (aitra ditta 
di confezioni dove da tempo e 
in corso una lotta articolata). 
alia testa dell'azione che stiamo 
conducendo nel settore tessile e 
dell'abbigiiamento» e che. a 
van Iuelli (scioperi, trattativc 
aperte), ha investito numerose 
ed important! aziende. quali la 
IBAC. la Losa. la Moggia. Ia 
Paracchi e la Caesar, per ana-
loghe rivendicazioni. 

Piero Mollo 

tante delle donne in una visi-
ta in Bulgaria, e Chiara si 
nppresta a partire. 100 chilo-
metri la separano dalla linea 
di demarcazione tra il Sud 
Vietnam e la Repubblica po-
polare del Nord Vietnam. 100 
chilometri che la ragazza rie
sce a percorrere in tre mesi 
(un record, paragonato ai set-
re mesi che ci vollero ai de-
legati del primo congresso del 
Fronte). 

11 fulcro 
politico 

Da Hanoi fino in Bulgaria 
l'aereo, ma prima? Molta, mol-
ta strada a piedi, qualche 
tratto in camion, tanta stra
da in bicicletta, e sempre la 
attenzione tesa a sventare gli 
agguati: la sventagliata di 
mitraglia daU'elicottero, l'in-
contro con le pattuglie dei 
fantocci, l'alt delle truppe 
americane, la presenza di un 
delatore. Ma ad ogni chilo-
metro, Chiara (e tutti gli al-
tri che hanno compiuto lo 
stesso cammino) insieme al 
rischio incontrava la vasta, 
potente. invincibile rete del-
l'organizzazione del Fronte. 
«Base della guerra di popo
lo e 1'azione del popolo»: e 
quasi una didascalia quella 
con cui Le Thi Chi chiude 
il viaggio e la storia di Chia
ra, ma e nello stesso tempo 
il fulcro politico di una li
nea che ha permesso al «viet-
cong» di moltiplicarsi, di te-
nere testa agli USA e di di-
mostrarsi piii forth 

II nome a Chi» e il nome di 
un fiore. « Da noi le donne si 
chiamano tutte con il nome di 
un iiore o con un nome astrat-
to, a Bellezza » « Chiarezza » 
(Chiara e Chiarezza, in real
ta) o con un accenno alia lu-
na — spiega Hanh, e sorri-
dendo con malizia aggiunge: 
«La Iuna e la rosa in Viet
nam si sono date da fare n. 
Che cosa fanno, che cosa fa
te. qual e il vostro ruolo, 
Luna, Pesco, Bellezza, nella 
gigantesca battaglia di popo
lo? a Tutti partecipano alia 
lotta e noi non facciamo ec-
cezione. Abbiamo gli stessi 
compiti. Ma la principale or-
ganizzazione femminile e ap-
punto lTJnione Donne per la 
Liberazione del Sud Vietnam, 
che dal centro si dirama nei 
quartieri e nei viilaggi, a dif-
ferenti livelli, e coordina la 
azione tra citta e campagna. 
II C.C. del Fronte ha lancia-
to tra le donne la strategia 
delle « tre frecce» coordina
te: lotta politica, lotta arma
ta, lotta nelle retrovle, per 
rimpiazzare gli uomini al fron
te, per il vettovagliamento e 
per il soccorso sanitario». 

o Nella lotta politica tra le 
masse, dove il ruolo della 
donna e dj punta d'attacco 
per sgretolare le posizioni ne-
miche —spiega ancora Le 
Thi Chi — noi andiamo a ma-
ni vuote, soltanto con Varma 
degli argomenti. Spieghiamo 
alle famighe, agli stessi sol-
dati fantocci e ora perfino 
agli amencani da quale par
te bisogna schierarsi per es
sere nel giusto. per non di-
ventare o restare comphci dei 
crimini degli imperialisti ame-
ricani». 

Un episodio • politico »: gli 
elicotteri americani seendono 
aH'improvviso al centro dei 
viilaggi, i soldati rastrellano 
i giovani per portarli via e, 
in seguito, arruolarli nel-
l'esercito fantoccio. Madrl, ra
gazze, bambini che sono sta-
ti convmti dall'a arma degli 
argomenti a si mettono m 
azione. St asgrappano a^Ii eli
cotteri e ai pilot i e ne im-
pediscono la partenza, lm-
provvisano protege e com:-
z:: a volte r:eseono ad annul
lare l'operaz.one rastrellamen-
to, sempre gettano il seme del-
ia ribeinone cne aara m se
guito l -suoi frutti. 

Un ep.sod.o militare. suc-
cinto quanto un bollettino di 
guerra: un'unna di guerngke-
re ha attaccato d; sorpresa 
il municipio del quinto quar-
Here di Sa:gon, in p:eno cen
tro, e vi ha :ssato in alto, 
piu in alto possibile, la ban
diera del Fronte. 

Un episodio di soccorso: 

conoscimento speciale per 
aver salvato cinque soldat: 
che dopo un'azione al centro 
di Saigon avevano perduto l 
contatti con la loro unita. Da 
sola, li ha nascosti, li ha nu-
trni, e nuscita infine a farli 
ripartire verso la base. Chi 
conosce una citta assediata, 
chi conosce Saigon pu6 ca
pi re. Ci vuole eoraggio. fede 
nelle idee e anche astuzia, 
fantasia, prontezza. Racconta 
Hahn: «C'e uno scontro in 

un villaggio, uno dai nostri 
resta isolato, a pochi passi 
dal posto di polizia fantoccio. 
Una donna e li vicino, con 
la figlia a fianco, intuisce in 
un lampo la situazione, si get-
ta sul ragazio rimproveran-
dolo: figlio mio, perche stai 
qua in mezzo, stavo in pe-
na per te, torna a casa su-
bito. Se lo trascina dietro in 
fretta e ai poliziotti accorsi 
dice che e suo genero. Non 
lo aveva mai visto; lo terra 
con se per dei mesi. E* per 
questo che ogni donna an-
ziana viene chiamata madre, 
anzi madre di combattente. 
dai soldati del Fronte ». «Cuo-
re e testa, idee e sentimen-
ti uniti, questa e la nostra 
forza» — commenta sottovo
ce Le Thi Chi. 

Le donne soccorrono 1 feriti 
che il Fronte non fa a tem
po a portar via, li nascondo-
no e li curano (esistono le 
unita sanitarie volanti, esisto
no gli ospedali nella giun-
gla, perfino parecchi metri 
sotto terra in una specie di 
neo-catacombe per sfuggire al
ia « civilta » americana). Le 
donne vestono, calzano, nu-
trono, armano i ragazzi che 
vanno a ingrossare le file del-
l'esercito del Fronte. Le don
ne nascondono i soldati pri
ma degli attacchi. che solo 
cosi diventano gli efficaci e 
micidiali attacchi «a sorpre
sa ». Le donne organizzano i 
vettovagliamenti per i batta-
glioni che entrano a Saigon: 
stock enormi di cibo, nasco
sti in ogni casa. E ' difficilis-
simo, e complicatissimo. ma 
e solo cosi che si raggiunge 
la sollevazione generale. 

Attentate 
ai sentimenti 
Le Thi Chi vuole perdersi 

in questo canto corale in que
sta epopea collet tiva che rifiu-
ta Ia retorica, l'eroismo. i per-
sonalismi. Sapere di lei — 
una delle tante — e conosce-
re in breve le altre come lei. 
Professoressa di economia do-
mestica (tragica ironia, non 
ha mai a\-uto una casa), spo-
sata con un figlio di 25 an
ni e una bambina di dodici 
combatte dal 1945. da quan
do noi conquistammo la Ii-
berta. da quando il suo bim
bo aveva un anno e venne 
affidato alia nonna. La fami
glia e dispersa (questa guer
ra e anche un attentato 
permanente ai sentimenti — 
lei sottolinea): Le Thi Chi 
lavora per l'Unione, il marito 
per il Fronte in un'altra zo
na, il figlio in una fabbrica 
d'armi nelle zone liberate, la 
bimba studia e vive i n ' un 
pensionato organizzato sem
pre dal Fronte. «Riva d"au-
tunno B— cosi si chiama — 
ha scnt to alia mamma: «Non 
voglio essere separata da te, 
ma so che parti per una cau
sa che serve alia lotta: sta 
tranquiJla». E ai padre: «Vor-
rei l'aereo piii veloee del mon-
do per raggmngerti». I per:-
coh quotidiani. le lacerazio-
ni, i dolori sono sottintes:. 
e taciuti con orgoglioso 
pudore. 

L"8 marzo 1969 lo trascorre-
no in Italia, « t ra voi, come 
in famigha » — dicono Le Th: 
Chi e Tran Thi Hanh. Ma 
da loro. nel Vietnam del Sud. 
che nl:evo assume questa da
t a ' » Non si pu6 celebrare 
dappertutto, e chiaro — ri-
spondono — perche 13 guerra 
e guerra. Ma nelle zone li-
bere, facciamo ci6 che e pos-
s:bile perche sia una festa». 
Anche il teatro. r>er esem-
p:o. L'altr'anno esse stesse 
in un villaggio di campagna 
facevano parte del gruppo che 
ha :mprowi=.i!o una" recita. 
Tenia: una v:s::a di donne d: 
tutto il mondo. Scenario: la 
giunsla. Costumi: pezzi di 
stoffa. trecee invece di chi 
gnon. poven rentatni, per as-
soluta mancanza di "mezzi, 
di en:rare nei panni di am:-
che lontane. Hanh. con un 
umonsmo so:::ie, d:ce che 
persona;menre c:6 che piii di 
tutto faceva di lei una fran-
ces^ era !a hngua. Ma nel-
1'ingenua, tenera rappresenta-
zione c'e tutta 1'anYia di li-
bena, di pace, che da rigo-
re e forza al loro imoegno di 
lotta. 

Qui 1'8 marzo fionseono le 
mimose. in Vietnam i pesch: 
Rami fioriti in mano a cia-
scuno. uomini, donne, bam
bini, un frutteto che si muo-
ve. Niente si ferma, nessuno 
si arrende e tutto si muove, 
nel Vietnam del Sud: in ef-
fetti, perfino il Pesco, come la 
Luna, la Bellezza, la Rosa 
« si danno da fare » — direb-
be Hanh. 

Luisa Melogranr 


