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e ACLI non sono 
avanti 

Inconsistent! le tesi della minoranza di destra - Una parte 
della Chiesa ha probabilmente ispirato le scelte dell'associa-
zione - II problema degli «sbocchi politici» e I'ipotesi di Labor 

Dopo quesla Vallombro
sa 1070 die ha visto le 
ACL! compierc una deeisa 
scelta di sclueramonto, cli 
classe, e'e un interrogativo 
chc e in soslanza al fondo 
di tutto l'interesse, della cu-
riosita politica con cui il 
convegno e staLo seguito. 
La domanda 6 qucsta: 1c 
scelte di Vallomhrosa, i con
cetti avanzatissimi delle re
lazioni e del dibattito, il 
linguarjgio marxista e le ana-
lisi sostanzialmenle aderen-
ti alle regole interpretative 
del soeialismo scientiflco 
sono patrimonio reale di 
tutto il movimento aclisla 
o sono soltanto il frutto di 
una intelligente, ma astratta 
analisi degli Uffici studi 
messi in piedi da Labor e 
poi fortemente incoraggiati 
tlal sno successorc Gabaglio? 

L'interrogativo non e nial 
posto. Ci si domanda in so-
stanza dei modi e dei tempi 
con i quali le elaborazioni 
eulturali che hanno sostan-
ziato la « svolta » di quo-
Eta Vallombrosa, verranno 
lstti e assimilati nei « Cri-
stlan bar» (i circoli-cellula 
del movimento), nelle sedi 
venete e meridionali delle 
ACLI, 

Tornando da Vallombro
sa e riflettendo su quelle 
quattro giornate di discus-
sione si deve concludere in 
modo prevalente che que-
sto convegno non e stato 
una fuga in avanti, come 
ha tentato di sostenere la 
flebile minoranza aclista di 
destra, ma e stato un auten-
tico passo fatto, nel com-
plesso, in proporzione alia 
lunghezza della gamba. Lo 
conferma anche un elcmen-
to che non pu6 sfuggire: il 
silenzio benevolo dei molti 
sacerdoti presenti e, come 
sempre, attentissimi alio 
svolgimento dei lavori. Han
no parlato solo due degli al-
mono trenta-quaranta sacer
doti di Vallombrosa: uno, 
un teologo spagnolo, e in-
tervenuto per precisare che 
oggi, nel mondo moderno, 
quello che e in discussione 
non e piu. soltanto la esi-
genza di una presa di co-
scienza dei drammatici pro-
blemi dello sfruttamento e 
deH'imperialismo da parte 
dei movimenti laici cattoli-
ci, ma piuttosto l'urgenza 
di una autocritica severa 
da parte di tutta la Chiesa 
giudicata ancora arretrata 
rispetto alia « domanda » di 
una collocazione autentica-
mente avanzata sul fronte 
della dlfesa dei poveri e de
gli oppressi; l'altro, il ge-
suita padre Diez-Alcgrla, ha 
csposto nel corso di una im-
portante tavola rotondn che 
la Chiesa e i cattolici in 
ogni istanza hanno il do-
vere di riconoscere il « pec-
cato originale» commesso 
quando nel secolo XIX han
no sposato le tesi liberal-
borghesi circa la propricla 
privata come dirilto natti-
rale. 

C'e da pensare che la 
Chiesa stessa, cio6 alcune 
forze eeclesiastiche, si ser-
vano oggi delle ACLI pro-
prio per compiere una pri
ma sperimentazione, dei pri-
mi passi nella direzione di 
un avanzamento — su certi 
temi — di tutta la catto-
licita, di una collocazione 
piu chiara o operante rispet
to alle molle ambiguita post 
conciliari e delle piu recen-
ti enciclichc. 

Detto questo si scopre una 
prima chiave fondamcntale 
del convegno di Vallombro
sa non « tolleralo » ma for-
se sollecilato nella sua di
rezione di fondo da forti 
corrcntl vaticane. 

LE RELAZIONI — Sono sta
t e quattro e tutte di forte in-
teresse e attualita. n centro 
studi aclista di Roma ha ela-
borato le prime due (svolte 
dn Tortora e da Gherardi): 
una sul capitalismo e una 
suH'imperialismo Nella pri
ma si e sviluppata l'analisi 
dello sfruttamento eapitali-
slico muovendo, correttamen-
te ci sembra, dal nodo di fon
do della divisione eapitali-
stiea del lavoro, strumento 
decisivo per garantire il po-
tere di elasse borghese. Nel
la seconda e stata svolta una 
ampia e spesso avvincente 
analisi della realta mondia
le, compresa una parte assai 
rilevante circa le complicity 
cattoliche nella lunga vicen-
da coloniale prima c impe-
rialista poi. Queste due re
lazioni sono risultate omo-
genec, frutto evidento di un 
lavoro collettivo che ha ra-
dici precise. In ambedue si 
e potuta no tare pero tutta 
una serie di approssimazio-
gj sia eulturali che ldcologl-
••te: per esempio nell'ana-
lisi sbrigativa — anche se 
voleva essere favorevole — 
miUa Gina popolare o la ri-
volua.oae cultural*; nel di

scorso assai presuntuoso su-
Ljli ' errori » di Lenin e sul-
le « degenerazioni » sovicti-
i'he individuate spesso con 
una leggeie/.za e supcrfieia-
lilii che privavann il discor-
so di molla credibilita. 

La linea di fondo comun-
que e apparsa nuova al di 
lii dei vizi quasi giovanili-
stici. Anche a proposito di 
queste relazioni si e parlato 
di /HOO in avanti. Non va di-
monticato pero che proprio 
nella misura in cui intende 
rivolgersi a masse cattoli
che, il discorso sulla society 
e sull'uomo e sempre di 
neeessita intessuto di for
ti richiami ideali, di un re-
spiro anche « utopislico » 
(lo diciamo nel senso mi-
gliore della parola) che e 
alia base della domanda di 
nuovo impegno avanzata da 
tutto il mondo eattolico fru
strate da troppa estenuante 
e lunga pratica di realismo, 
di diplomazia, di politiciz-
zazione vaticana e ecclesia-
stica. 

Piu concrete e operativa e 
apparsa la terza relazione 
che e stata espressa — in 
una « concorrenza » con lo 
ufficio di studi romano che 
ci sembra possa essere mol-
to positiva e fertile — dal 
centro di Milano. A Milano 
le ACLI, con oltre 50 mila 
iscritti, hanno il loro pun-
to cli maggiore forza con-
centrata e la relazione Pra-
dori sui temi delle lotte, del 
sindacato, delle strutture ha 
espresso giustamente l'esi-
genza di concretezza che vie-
no dalla base operaia con 
cui le ACLI milanesi devo-
no piu immediatamente che 
altrove fare i conti. Un tono 
meno «ideale » ma che era 
utile anche se condito con 
accenti polemici verso il sin-
daeato che francamente so
no apparsi piuttosto dema-
gogici e incerti (compresa 
una parte critica sull'unita 
dei metalmeecaniei). Poteva 
nascere confusione da que
sto gruppo da relazioni e di-
fatti un po' di confusione, 
nel dibattito, c'e stata e so
lo la relazione Gabaglio, lo 
ultimo giorno, e riuscita ab-
bastanza bene a rimettere 
ordine, rifiutando — cen t re 
tutti si aspettavano con-
trario — di svolgere una pu-
ra azione di modorazione e 
mediaziione e assumendo con 
coraggio una linea assoluta-
mente armoniea con gli in-
dirizzi del convegno, ma con 
il merito di oalarsi nelle 
ACLI quali sono nella realta. 

IL DIBATTITO — E' stato 
vivace, ricco ma — come 
dicevamo — spesso assai 
confuso. Si sono sentite 
molte voci operaio. Soprat-
tutto nelle tavole rotonde 
(sui temi della soeieta in-
dustriale, della fabbrica, del
lo spontaneismo, del sinda
cato) sono emerse diffuse 
delusion! circa gli sbocchi 
deH'autunno caldo e anche 
critiche verso i sindacati. 
Del resto, la presenza di 
uomini come i due rappre-
sentanti della Confindustria 
conlrapposti a Pierre Carni-
ti della FIM-CISL, di Petrilli 
messo a fianco del compa-
gno Lombardo-Radice e di 
padre Diez-Aiegria, del Se-

gretai'io confederate CGIL 
Bom messo a confronto enn 
Rasselli del Movimento slu-
dentesco milanese hanno nf-
forto spunti assii ricchi che 
sono serviti a dimnslrare 
una cosa: i lemi affrontati 
nelle relazioni sono i temi 
che gli aelisti dibattono a 
ogni livello. Gli operai che 
andavano alia tnbuna par-
lavano in sintonia con con
cetti e posizioni anche avan-
zate che erano stati affronta
ti la mattina dai relatori e 
anche la presenza di gruppi 
spontaneisti presenti nelle 
ACLI soprattutto venete, fi-
niva per tenere in piedi una 
dialettiea — in quella se-
de — chiarificatnee. Sono 
stati del resto g!i stessi • e-
strcmisti • di I,otta conti-
vua a ritirarsi in buon or
dine dopo la relazione di 
Gabaglio, consapevoli proba
bilmente che un loro «at-
tacco • al gruppo dirigente 
attuale (che certo e millo 
miglia distante dalle loro im-
postazioni) sarebbe stato tat-
ticamente rovinoso. 

LE FORZE POLITICIIE — 
II problema degli sbocchi 
politici immediati 6 rimasto 
indubbiamente nel vago. Va 
detto innanzitutto, e Gaba
glio lo aveva precisato il 
primo giorno, che questo era 
un convegno e non un con-
gresso. Cio non toglie che 
proprio perche l'ultimo con 
gresso di Torino si era con-
cluso su una scelta « negati-
va » (la fine del collatcrali-
smo con la DC) o senza indi-
cazioni in posilivo, era ine-
vitabile che il problema de
gli sbocchi ricmergesse con 
prepotenza. Labor ha cre-
duto di risolverlo proponen-
dosl con il sun Movimento 
politico dei lavoratori come 
una ipotesi valida rispetto a 
una DC e a un PCI accomu-
nati in un frettoloso e non 
provato giudizio di modera-
tismo e di stei'ilita. La mos-
sa 6 risultata sbagliata per
che a Vallombrosa (e nelle 
ACLI) ancora la maggio-
ranza e gente che da il voto 
alia DC malgrado non vi 
sia piii tenuta, perch6 nem-
meno gli aelisti piu critici 
verso la linea politica del 
nostro partito possono rico-
noscersi in posizioni che as-
somigliano a un anticomuni-
smo antico appena riverni-
ciato, perche infine il Movi
mento dd Labor appare an
cora una prospettiva evane-
scente. 

Ha irritate anche l'asso-
Itita assenza di qualunque 
discorso da parte del MPL 
(presente con molti suoi 
iscritti) sui socialisti e sul 
PSIUP. Insomnia Gabaglio, 
forse al di la delle sue in-
tenzioni e costretto dai fat
ti, ha dovuto ribadire che 
le ACLI non intendono so-
stuire un collateralismo con 
un altro, che il MPL si col-
loea legittimamente nell'ar-
co delle forze politico-eletto-
rati delta classe che lavora-
no per 1'unita e che quindi 
sono tutte interlocutori va
lid! delle ACLI ma che que
ste ultime non intendono 
porsi sul terreno di una 
scelta politica immediata e 
vogliono restare movimento 
«sociale •. 

Ugo Baduel 

La guerra con la Francia e in corso. Ho Chi Minh fesleggia cosl il suo 60° compleanno 

Oggi si compie un anno dalla morfe del grande eompagn© rivoluzionario 

larezz 
II significato del suo nome nasce dall'esperienza portata nel movimento di liberazione del popolo vietnamita - «Le esigenze del cuore e dell!! 
ragione» - Come la questione dell'unita e della sovranita nazionale e stata posta alia base della lotta contro Pimperialismo - Tre modi diversi 
ed errati di intendere il sostegno che e stato offerto al Fronte di Liberazione Nazionale del Vietnam del Sud - Un impegno di ieri e di domani 
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Severo monito dell'Organizzazione Mondiale di Sanifa 

Non sottovalutare il pericolo dei colera 
La nota e indirizzata a tutti i governi ~ II blocco delle notizie in Guinea — Possibility di una diffusione 

epidemica del morbo — Annientato nell'Astralon il focolaio colerico — Vaccinazione di massa in Tunisia 

Da Gmevra e partito un gn-
do d'allarme per il colera La 
Orfiamzzazione Mondiale della 
Saiuta (OMS) ha mdirizzato 
un appello all'opinione pub-
bhea di tutto il mondo invi-
tando a non sottovalutare la 
possibility che il morbo, anco
ra contenuto in alcune lirmtate 
«zone geografiches, possa e-
spandersi in forma epidemica 
anche in quei paesi di Eu-
ropa che ne sono i'mora stati 
immuni. 

Le preoccupaziom che il 
massimo oiganismo interna 
zionale sanilano ha espresso 
in lorma ulficiale - clua 
mando dunque in causa, di 
rettamenle. tutti i goveim del
la cosiddetta < area colenca » 
— scatunscono da alcune con-
siderazioni estremamente si
gnificative. In primo luogo 
il fatto che all'OMS e ancora 
impossibile av«re un quadro 

preciso sia della virulenza che 
della casistica del morbo. a 
Ctiusa del « blocco delle infor-
mazioni » ini|iosto da .dcuni 
governi. Vi c, ad esempio, il 
caso della Guinea, dove, se-
condo l'OMS, il male avrebbe 
colpito 2000 persone, mentre 
non vi c stata alcuna comuni-
cazione ulTiciale sulla epide-
mia. Se le inrormazioni del-
I'OMS sono esatte, si tratte 
rebhe della |inma vnlta che il 
morbo giunge oltre la fascia 
del Sahara .c percio iintiobln1 

tr.ittarsi di un « teppo colen 
ni s diverso d.i ciuello indi\i 
dualo. ad esi'inpio. in LJmone 
Siivieticn crane Rl-Thor La 
OMS. inoltre. ha prcso la dc 
cisione di diffondcre in ogni 
caso i dati slatistici in suo 
possesso — anche per quan-
to riguarda le nazioni che 
* non collaborano » — proprio 
p»r non perrnettere jiancoloso 

softovalutazioni in merito alia 
diffusione del colera Cio sol 
leva, e stato osservato, alcune 
delicate questioni giundiche di 
carattere internazionale. In 
fatti il regolamento dell'OMS, 
stabilisce che 1'organizzazione 
non pu6 diffondere cifre con-
cernenti malattie infettive (va
le a dire quelle che prevedono 
la quaranlena) se non si tratta 
di dati ufficiali. fomiti cioe 
dai paesi direltamente inte 
ressali. 

Pei quanto riguarda il [junto 
della situa/.ione, nel niondu. a 
Mosca il vice nnni>tro della 
sanila ha diclnarato. tn una ui-
tervista rilasciata alia « Prav 
da », che K il focolaio di colera 
nella regione di Astrakan e 
ormai praticamente annienta
to ». In ogni caso, l'Astrakan 
rimane sotto stretta sorveglian-
za sanitaria. Le autorita so-
vistiche hanno inoltre dsol60 

di sottoporre a vaccinazione 
obblipaloria anlicolera tutti 
coloro che — per turismo o per 
ragKir.i di lavoro — intendono 
lasciare il paese. La misura 
vale anche per i turisti stra-
nieri che entrano in URSS. 

A B'irut, per la prima volta 
uffici! linente, il ministl'o della 
sanita I-Iabih Mutran ha am-
messo ien che i casi di colera 
venfualisi nel Libano nelle ul 
lime tie settimane sono 30, ma 
non si sono \enficati decessi 

A T mis!, un coinunu^ito del 
nnniv'cro delhi sanil.i ha an 
nuiH'i.Uo che no\e ccntn di 
\<icc!na/ione anlicolera sono 
stati .iperti in Tunisia, nella 
capitale e nelle principal! cit 
ta del paese. Si sottolinea per6 
negli ambienti samtari Uinisini 
che t non esistono casi di co
lera in nessuna parte della Tu. 
nisia ». 

Per quanto riguai'da 1'Italla, 

resta il problema di una ve-
rifica dell efficienza delle mi-
sure pre\enli\c A questo pro 
posito lo notizie ufficiali sono, 
con.^ sempre, piene di otti 
nusmo. Projino ieri il muu-
stero della Sanita ha dichia-
rato, a |)roposito di segnala-
zioni circa difficolta nella vac
c i n a t o r anticolerica, che lo 
scorte esistenti in Italia sono 
piu che sut'ticienti a \aceinaro 
tutti coloro che po'-'ono. in un 
modo o nell'.illi'o. osscrc cs|io 
sli al cnnUigio S.noblicro in 
fatli pronti qu.intitativi di vac 
cmo per il trattaminto di M) 
nula per one. si potrebbe mol 
tre fare iffidamento su un mi-
lione di dosi gia apf rontate. II 
porlavoc ha poi ruadito die 
in Italia non vi e per ora la 
necessila di una vfecinaizone 
anticoler ca di maa a, 

Oggi si compie un anno dal
la morte del compagno Ho 
Chi Minh o, come egh scrisse 
tre mesi prima di morire, dal 
giomo in cui ando a «rag-
giungere i venerabili K. Marx, 
V. I. Lenin e gli altri nostri 
avi rivoluzionari ». 

Anche in coloro ohe igno-
rano che cosa significa in lin
gua vietnamita, la sola pro-
nuncia del suo nome provo-
ca un sentimento identico a 
quel signilioato. Ho Chi Minh 
vuol dine «colui che porta 
luces, o, meno letterariamen-
te, «colui che porta chiarez-
za». Si tratta, per la preci-
sione storica, della chiarezza 
di idee che egli portA nel 
movimento di liberazione del 
popolo vietnamita. fra il 1936 
e il 1940, e nel travaglio po
litico che aiutd i comunisti di 
Indocina a imboccare la giu-
sta via del Vtl Congresso dol-
I'Internationale, del fronte 
unito nazionale e antifascista 
per la creazione d'uno Stato 
sovrano, democratico, popo-
lare. 

Chi facendo parte del mo
vimento di emaneipazione dei 
lavoratori, o anche soltanto 
professando ideali di solida-
rieta e dl eguaglianza, non 
ha trovato e non trova nella 
biografia di Ho Chi Minh e in 
particolare nell'incontro fra 
la sua personale esistenz^a e 
la realta della rivoluzione 
vietnamita, esattamente un 
supplemento di luce, di chia
rezza? 

E' il giusto destino delle co
se giuste. Infatti. tan to piii 
si avverte luce e chiarezza 
riandando la biografia e Tin-
'ingnamento di Ho Chi Minh, 
quanta pin si afferra quell'in-
tinio sposalizio fra « le esigen-
ze del cuore e le esigenze del
la ragione s, come egli ebbe a 
dire, che presiedettero al suo 
ingresso nel marxismo-lenini-
smo e che sempre determina-
rono in modo oreativo e ori
ginale la sua partecipazione, 
al tempo stesso inflessibile 
nei principi e liberissima nel
la ricerea, alia lotta per fa
re della «ideologia pin radi-
cale della nostra epoca t una 
autentica guida per 1'azione. 

Ho Chi Minh e stata uno di 
quei eapi rivoluzionari del 
Terzo Mondo chc seppero inol-
trarsi al di la delle Colonne 
d'Ercole della tragica ercdi-
ta coloniahsta con I'audaee 
certezza di sapor far fronte 
ai nuovi, inovitabili sviluppi, 
con il trepidante stupore di 
chi scopre ignoti territori, ma 
anche con la calma prudente 
di chi sa che non vi sono cer-
bezze scientiflche n6 slanci ri
voluzionari i quali, per dive-
nire effettive realt.n, non sia-
no degni di contaminarsi col 
reale livello dello umane co
se, con le diverse realia sto-
riche dell'umano sviluppo. e 
camminare. in t.i! modo. co 
me Marx ammoniva. sulle 
gamhe degli unm.ni. «Spcon-
do le esigonze della ragione e 
le esigenze del cuore», ap-
punto. 

E' cosl che non soltanto nel 
pensiero di Ho Chi Minh ma 
soprattutto nella sua azione 
politica e umana hanno potu
ta coesistere senza contraddir-
si, nolle circostanze multifor-
mi di oltre mezzo secolo, le 
direzioni di lotta pid intran
sigent! o gli obbiottivi transi-
tari o intermodi risultanti dal
la giusta applioa7iono. nolle 
circostanze date, della mai ah 
bastanza npotnta considor.i 
zione di Lenin sul cir.ittere 
non rottilinoo. n zig zag, del 
processo rivoluz'onario 

Si prenda ad esempio il 
principio di fondo della stra-
tegia rivoluzionaria di Ho Chi 
Minh nella seconda guerra di 
lilwraz.ione antimperialista nel 
Viet Nam: «La nosta-a resi-

' &tenza petelottioa aU'aggres-

sione amerioana — anche se 
dovremo afl'rontare difficol
ta anccr pni grand i e accet-
tare ulteriori sacrifici — ap-
prodera vecessariamente (U 
corsivo e nun • a.(.) alia vit-
toria tolale. E' una cosa as-
solulamente sicura ». 

Non si tratta di una affer-
mazione propagandistica, n6 
di una profcua di tipo mes-
sianico, anclic se e vero, ed 
o bene ricordarlo. che alia lai-
cita integrale della biografia 
di IIo Chi Minh non furono 
estranei per quanto riguarda 
in special modo dl disinteres-
se, la semplicita, la dedizione 
totale alia causa degli altri, 
1'alta moralita rivoluzionaria », 
accenti di religiosa spirituali-
ta. Si tratta di una afferma-
zione scientifica in rapiwrto 
all'analisi dell'imporialismo 
americano e all'analisi della 
realta vietnamita nell'opoca 
della ereaziono d'un sistema 
socialista mondiale. 

Si prenda ancora il modo 
come alia base della lotta con
tro l'imperialismo e il neoco-
lonialismo Ho Chi Minh ha po
sto la questione dcH'unita e 
delia sovranita nazionale del 
popolo vietnamita: « La nostra 
Palria sara certamente riuni-
floata, la Palria vietnamita 6 
una, il popolo vietnamita e 
uno J. Si tratta di una affer-
mazione che va ben oltre la 
rivendicazione dei diritti nazio-
nali-statali di un popolo ex co
loniale. Si tratta della indica-
zione di tendenza che soltan
to nel quadro della lotta di 
liberazione e del passaggio ad 
una soeieta socialista. pur sen
za avere attraversato la fase 
capitalistic.-!, i popoli del Ter-
zo Mondo possono u-ovare la 
via della loro piena presenza 
economica, linguistica, cultu
rale, morale, come condiz.ione 
indispensabilo della propria li-
berta oltre che delia propria 
liberazione, anche nel future 
assetto del mondo. 

Ma si consider! poi il mo
do come tutti questi principi 
lungi dall'essersi limitali a 
pixxiurre dei decreti ideologi-

Per i tre 
arsi vivi 

a San Viftore 
incriminates 

una guardia 
MILANO, 2. 

Per la tragedia dolla cella 
miincro 71 del quarto raggio del 
carcere di San Vitloro, do\'e la 
sera del 21 luglio scorso tre 
giovam delenuli bruciarono vivi 
nel giro di un quarto d'ora o 
poco pni. il procuratore della 
Uopubblica. a quanto si e ,i|i-
proso t)gi;i. ha chloMo rincri-
iiiina/ione di una drllo guardie 
carcorano tilo or.lno di .̂ orvi-
/io nol tajltfio. Si trait,i di Sto 
fami Pes nn|)iitato por ora di 
*.a\cre ahtiandonato persone 
niiinii'i e incapaci i. 

Coino a suo lompo sottohnoani-
ino, appar\o sin dal pruno mo-
niento piu che prob.ibile che 
nolla dctonniiia/.iono dolla tra-
godia polossero essere ravvisa-
tt gli estroini di sono responsa-
bilita, so non altro colposo, por 
il ritardo con cm si ora inter-
veiuiti. 

Come o nolo, la prima vorsio-
no dolla (ragodia, suhito data 
dalla dirc/iono dol o.ircerc, fu 
cho i tro cio\,mi ,i\o\'.ino ap 
piooato il liuko ossi stossi alia 
eoll.i a 'oupo suioul.l. ma In lo 
stew) pi'oour.itoro aonoi.ilo del
la Koimbblu.i dott H.ooom.iiino, 
.1 eseliuioro duo iliorm dojio, ap-
pon.i in possosso doi pnm.ssmi! 
nsult.iti ttoH'inchiosta. oho fov 
so esishto noi gun am un t.tle 
propositi) 

Ora giunge la ricluosla di m-
crnninaziono del Pes a confer-
mare cho I fro giovam non vo-
levano darsi la morte, ma anzi 
che por essa vi e stata prolia-
l>ilment« qualcho responsabilita, 

ci si siano invece contamina-
ti con la realta vietnamita e in-
ternazionale, divenendo al 
tempo stesso, come si dice, 
« pratica della rivoluzione viet
namita » e momento della ri
voluzione socialista mondiale. 
Ci si inoontrera allora con il 
pieno sostegno data da Ho Chi 
Minh alia nascita del Fronte 
Nazionale di Liberazione del 
Sud Viet Nam e al suo Pro-
gramma politico mirante a co-
slruire la nuniflcazione del 
paese attraverso un profon-
do processo di sviluppo socia
le e politico nel quale c con-
templata come base d'awio la 
coesistenza di un Viet Nam so
cialista e di un Viet Nam 
retto da un governo di coali-
zione, non aderenta a nessuna 
alleanza militsre. 

Conosco aimeno tre modi si-
cui-amente errati di intende
re quella che fu la via segui-
ta da Ho Chi Minh per tradur-
re nella pratica storica i prin
cipi rivoluzionari del marxi-
smo. II primo modo e quello 
di far flnta di non avveder-
sene e di conseguenza di non 
meltcrne in luce l'importanza, 
neU'erronoo timore che l'in-
contro dei principi con la pra
tica finisca per sommergere i 
principi stessi. E' il modo di 
clii ha paura di veriflcare nel 
vivo del processo slorico 1'ao-
quisizrione di nuovi principi e 
la fine di quelli che pill non 
sono nutriti dalla realta. 

L'altro modo consisle nel fa
re intandore che la costruzio-
ne del Fronte Nazionale di Li
berazione del Sud Viet Nam, 
la successiva elaborazione dei 
suoi Programmi politici c la 
doflnizione dei suoi obbiettivi 
democratici-nazionali c neutra-
listi, alUxi non e se non una 
abile facciata di comodo per 
luorviare il nemico e t.ranquil-
lizzare detorminatl settori del
lo schieramento internazjona-
le. E' il modo di chi ha una 
concezione cosl rozza del rap-
porto inteixMrrente fra strats-
gia e tattioa nella dotti-ina 
leninista da credere die sia 
possibile, al tempo stesso e 
senza andare incontro a irri-
mediabili fallimenti, mobilita-
re le masse in nome di certe 
parole d'ordine e iugannare le 
masse altribuendo a quelle pa-
rale d'ordine un valore pura-
mente strumentale. 

II lerzo modo e quello di 
operare una arbitrai'ia scis-
sione fra le posizioni di prin
cipio e la pratica dando della 
formazione del Fronte Nazio
nale di Liberazione del Sud 
Viet Nam, del suo Program-
ma politico e della partecipa-
zione vietnamita alia Confe-
renza di Parigi una interpre-
bazione opporlunistioa, quasi 
che la duttilita e 1'intelligen-
za politica che sia alia base 
della inizialiva vietnamita 
autorizzi lo scadimonto in 
praticismi accomodanti e 
aporti a inaocettabili battute 
d'arresto senza prospettiva, 

Sono tre modi di falsifloare 
e deformare grai'omente — 
da destra e da sinistra si sa
rebbe dclto una volta, ma an
che quesla 6 una formula da 
aggiornare perche occonweb-
be dire molto di piii — il pen
siero o la pratica di Ho Chi 
Minh e dei suoi disce|K)li che 
stanno alia testa del Partita 
dei Lavoratori dol Viet Nam. 

Nel primo anniversario del
la morte del grande capo ri
voluzionario penso die noi 
comunisti italuni possiamo 
con gmsta soddisfaziono r;-
cordare come per il nostro 
partita il rispetto dv-H'umtn 
di pensiero e di azione ch-> 
guidi) il compagno Ho Chi 
Minh & stain non soltanto uu 
impegno di sempre ma tanto 
piii lo 6 oggi o lo sara nol 
fnturo. 

Antonello Trombadori 
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