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« La linea delPorizzonte » 

di Franco Floreanini 

La morale 
insufficiente 
Attraverso la vicenda di un « fallito », 
sopravvissuto alia Resistenza, il confron-
to tra posizioni differenti in un mondo 
dove anche solidarieta e amore rivelano 

i limiti estremi dei loro « valori » 

Franco Floreanini studia 
un personaggio colpito da 
una crisi di auto-distruzione. 
Su qucsto prigionicro della 
society integrata, il narrato-
re ha costruito un romanzo 
condotto in chiave saggisti-
ca e molto spesso trasfor-
mato in dibattito, proponen-
dosi di osservare le possi-
bilita o meno di una rivo-
luzione « morale » nella si-
tuazione stagnante fra 1'iner-
zia e l'ipoerisia, dove torna-
no di continuo vizi e squi-
libri del passato. La linea 
dell'orizzonte (ed. Ceschina, 
pp. 150, L. 1.700) e la sto-
ria di un uomo che, con 
placida crudelta, qualcuno 
definirebbe un fallito. Quin-
di si potrebbe anche parla-
re di una figura « non esenv 
plare ». Ma il quadro della 
narrazione non si litnita a 
descrivere il presente. C'e 
qualcosa che un uomo e 
stato non come individuo, 
ma in un rapporto con la 
storia comune a tutti. Pud 
accadere — per sola debo-
lezza personale? — che, 
mentre la storia cammina 
e si modifica, la vicenda 
privata si ferma a quel pas
sato. Di qui l'importanza di 
riscoprire cio che pud es-
sere accaduto ai due livelli. 

II personaggio affetto da 
wertherismo acuto e An
drea Nogara, quarantenne, 
ha combattuto giovanissimo 
nella resistenza, s'e trovato 
sotto i bombardamenti, ha 
visto morire vari compagni, 
a sua volta ha ucciso quelli 
dell'altra parte. Ecco il di-
sagio. E se quei ragazzi fos-
sero stati migliori di lui? 
E la giustizia per la quale 
essi caddero, dov'e finita? 
Altri compagni, soprawis-
suti come lui, si sono adat-
tati. Forse sono piu « sani », 
immuni dalla sua nevrosi. 
Intanto i nemici di ieri han-
no mutato in cortesia la lo
ro aggressivita, insinuando-
si, integrandosi, riprenden-
do le leve. 

Questo l'antefatto che vie-
ne presentato a poco a po-
co attraverso gli awenimen-
ti piu attuali. All'inizio del 
romanzo Andrea e vittima 
di un incidente: finisce con 
la sua < Seicento > addosso 
a un paracarro ed e traspor-
tato moribondo in una cli-
nica. Cid nonostante, un me
dico lo opera e Io rimette 
in sesto. Accade, tuttavia, 
l'irreparabile: guarito fisi-
camente, il male segreto 
ha il soprawento. Dimesso 
dalla clinica, egli decide di 
sopprimersi. Va in riviera, 
si allontana a nuoto dalla 
spiaggia finche, stanco, si 
abbandona al mare. 

Non e quest'atto finale 
che conta di piu. La solu-
zione potrebbe apparire 
scontata dal momento in cui 
la nevrosi di Andrea si ri-
vela con chiarezza. Lo scrit-
tore narra il periodo di de-
genza in clinica come una 
specie di confronto fra tre 
tipi di « morali • umane. E 
cioe, oltre a quella scettica 
di Andrea, quella della sua 
amante Marcella, che tenta 
invano di salvarlo e di ri-
chiamarlo a se, e quella del 
primario che ha operato il 
ferito e fisicamente lo ha 
«salvato >. L'uomo colpito 
sfugge di continuo alle sol-
lecitazioni e, con sottigliez-
za intellettuale, mette a la 
cere le argomentazioni di 
chi, come il chimrgo, ha 
fatto voto di « solidarieta >, 
componendosi una storia 
astratta, fino a dimentica-
re o ad annullare la propria 
esistenza. 

« Amore » e « solidarie
ta >: due morali insuffi 
cienti. C'e allro da scoprire, 
ed e il senso di giustizia che 
in Andrea rimane ucciso. 
Questa e la conclusione che 
solo Marcella intrawede 
nella semplicita del suo af
fetto. Anche lei non pud 
nulla. II chirurgo ha cerca-
to di riportare il malato 
verso una soluzione piu 
• semplice >. Ma, intanto, e 
attratto da Marcella, tanto 
che le propone di sposarla 
quando Andrea e definitiva 
mente scomparso. La misu-
ra del fallimento di quella 
solidarieta istituzionale che 

' si limita a un solo aspctto 
umano, costringe la donna 
a rifiutare. In fondo ogni 
«morale» per quanto si 
dia giustificazioni di altrui-
smo s'integra a un sistema 
che non puo essere genero-
so, anzi e ingiustizia esa-
sperata. 

Floreanini che s'e for-
mato sulla linea piu discre-
ta dei narratori lombardi, 
dopo alcune altre prove co
me poeta e come narratore. 
da un'eccellcntc ma forse 
non definitiva misura di se 
Egli ha ccrcato soluzioni 
letterarie nuove. ad esem 
pio nel capilnio iniziale. 
tutto luci c ombre abilmen 
te calcolale nci loro giuclii, 

. ia - Ctti descrive quasi con 

distacco le premesse dell'in-
cidente d'auto. Questa tec-
nica basata sulla ricostru-
zione di cio che d intimo e 
di cio che e esterno al per
sonaggio, con una riduzione 
dei materiali alio stesso li-
vello, viene quasi intera-
mente abbandonata nei ca-
pitoli successivi. Prevalgo-
no un descrittivismo sobrio, 
un fitto dialogare non privo 
di monotonie e, persino, al
cune parentesi liriche, una 
varieta di mezzi che si di-
stinguono tuttora uno dal-
l'altro e che il carattere sag-
gistico del racconto non as-
sorbe. 

La mia impressione e che 
il narratore abbia soprattut-
to interesse a una posizione 
di moralista. II suo raccon
to e di conseguenza espli-
cito, fuori dai simboli, 
aspetto importante che do-
vrebbe obbligarlo a brucia-
re ogni aroma letterario. 
E\ inoltre, una posizione 
che non si esprime in ter
mini di < massime > o di 
« aforismi », ma con un'in-
tenzione aperta e discorsi-
va di dibattito delle idee, 
nello studio di posizioni 
umane elaborate dalle espe-
rienze storiche di questi an-
ni. Andrea vive un dram-
ma personale? Certo, la 
soflferenza e sua: si aggrap-
pa dove puo, alle donne che 
cambia di continuo, a un 
amico, al lavoro. Ma il vero 
dramma e nel riflesso che 
si produce daH'esterno, a 
partire da quell'ideale man-
cato di giustizia per tutti, 
per la quale l'uomo non sa 
piu come battersi. Rispetto 
al dissolversi dell'eredita 
della resistenza, egli e un 
sopravvissuto, ma nessuno 
potra costringerlo d'altra 
parte a un ttpo diverso di 
morale. Nel dramma esisten-
ziale appaiouo le proporzio-
ni del dramma storico. 

Michele Rago 
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II cartellone di quattro spettacoli dell'ARCI nei piccoli centri intorno ad Alessandria 

Tutto il Comune collabora 
con i «compagni di scena» 

Un'inedita struttura teatrale che va alia ricerca di un pubblico nuovo - La storia dell'inizia-
tiva raccontata dall'assessore alia cultura e dall'addetto stampa del Comune di Novi - I di-
battiti che costituiscono il «terzo tempo» degli spettacoli - II discorso si allarga al tempo libero 
II lavoro itinerante, di paese in paese, della compagnia di Cristiano Censi e Isabella Del Bianco 

Dal nostra tnviato 
VALENZA FO. gennaio 

La sala sembra avere le di
mension] del Piper romano, 
ed e anche immersa in luci 
rosse e blu in una tipica at-
mosfera da night E' un night, 
infatti, o piuttosto 11 piano 
terra della casa del partito 
che, a una rampa di scale, 
alloggia anche la sezione cit-
tadina ed altre sale di riposo 
e di svago. Questa sera, pe-
rd, niente danze. A Valenza 
e arrivato il primo speltaco-
lo del circuito teatrale alter-
nativo deH'Arci: e gli attorl 
della troupe stanno faticosa-
mente lavorando, nella semio-
scurita del locale, per adatta-
re l'ambiente alia rappresen-
tazione teatrale. Si recttera La 
madre di Brecht, nella inter-
pretazlone dei compagni di 
scerm, diretti da Cristiano 
Censi. 

Valenza Po, infatti, e Insie-
me a Pontecurone e Novi una 
delle tre cittadine intorno ad 
Alessandria dove 1'Arci propo
ne quest'anno il suo cartel-
lone di quattro spettacoli II 
circuito e alia sua terza sta-
gume: ma e anche la prima. 
come tutti costantemente cl 
ricordano. senza Dano Fo che 
si e ritirato neil'aventino del 
suo Capannone a Milano Cl 
chiedono: e servita, serve an-
cora questa inedita struttura 
teatrale che muove alia ricer
ca di un pubblico nuovo pas-
sando da un night (come sta 
sera) a una casa del popoio. 
da un circolo aziendale a un 
teatro vero e proprio? 

La prima 
esperienza 

Ne parliamo con t compagni 
di scena. ma sopratutto con 
altri compagni che ne hanno 
appena vissuio I esperienza. lo 
assessore alia cultura e lad-
deito stampa del comune di 
Novi dove La madre e andato 
in scena la sera precedente 
Sin gh atton che gli amml 
nistraton sono. in pratica, ai 
la loro prima esperienza L, as
sessore e di reccnte nomina: 

e un insegnante, giovane, si 
chiama Bruno Ottone. II pri
mo incontro con rorganizza-
zione teatrale deH'Arci e stato 
per lui una sorpresa. Estre-
mamente positiva. 

A Novi, retta da una am-
mimstrazione comunale di si
nistra, s'e sempre awertita la 
esigenza di un impegno po
litico culturale. Ma come rea-
lizzarlo? L'altro compagno di 
Novi, Walter Bisio. l'addetto 
stampa, fa la storia dei ten-
tativi passati. Per due o tre 
stagioni la poiitica teatrale 
deiramministrazione e, diret-
tamente. quella del teatro sta
bile di Torino, impegnato in 
un circuito regionale. In pra
tica, dice, noi sceglievamo a 
tavolino fra gli speuacolt che 
lo Stabile ci offriva: prende-
vamo una merce e la portava-
mo agli spettatori. Tutto qui. 

C'e, owiamente, qualche 
correttlvo. L'amminlstrazione 
si rende conto che non basta 
impostare un « cartellone »; bl-
sogna costruire un pubblico 
EM errola a Mora 'entare la oo 
litica degli sconti: c'e uno 
spettacoio in cui si parla dt 
contadini? e not mandavamo 
Iettere agli agricoltori della zo
na, concedendo uno sconto 
speciale E cosl. ancora. con 
gli student! ed ogni altra ca-
tegoria eventualmente interes-
sata. 

n risultato non appare 
produttivo e ramministrazio-
ne cambia strada. C'e. a No 
vi, anche una stagione organiz-
zata da) Cral aziendale della 
Italsider (lltalsider ha una 
rete di CRAL gestita sostan 
zialmente dalla direzione azien
dale e associata. manco » dir-
Io. al carrozzone delCEnal) E' 
la stessa Italsider a propor-
re di unificare le due staglo 
nl e U comune accetta. spe-
rando di portare il teatro agli 
operal: si recita. Infatti nel 
teatro del Cral. 

Ma e una illusione. Malgra-
do I'impegno comunale, 11 co 
sto degli abbonamenti fa da 
filtro e gli operal si sentono 
estranei a questa intziativa see 
sa dall'alto; U «Teatro» re-
sta ancora un hobby con la 
Iniziale malusc<>!a e diventa 
sublto, dicono. dl un pubhliro 
borjthese Passa e non lascia 
traccia alcuna. 

A Novi, tuttavia, e gia pas-
sata anche l'Arci. £ ha lascia-
to. invece. gruppi attivi di gio-
vani che hanno vissuto in 
prima persona la costruzione 
del circuito, il contatto con 
un pubblico tutto da cerca-
re, i dibattiti che costituisco
no il «terzo tempo * di tutti 
gli spettacoli. Sono giovani or-
ganizzati in circoli di diversi 
orlentamenti politici e ideolo
gic!: ma, insieme, chiedono al-
l'amministrazione comunale dl 
seguire un'altra strada. Di far 
proprio il circuito alternative 

Cittadini 
protagonisti 

II nostra compito. dice lo 
assessore, non e quello di im-
porre iniziative cultural! ma 
di favorire quelle che nasco-
no dai cittadini. assecondarne 
10 sviluppo- C'e, su questo te
nia, anche un punto del pro-
gramma di giunta. Bene: ora 
abbiamo visto dei cittadini 
che si rivolgono a nol. che 
vogllono scegliere autonoma 
mente un certo modo di tra-
scorrere il tempo libero: ren
te locale si trova finalmente 
in una posizione nuova e non 
gli resta che lavorare per ren 
dere dawero i cittadini pro 
tagnmsti delle proprie scelte. 

La terza stagione Arci di
venta. cosi. anche stagione co 
munale. II risultato? Un tea 
tro cosl, e la risposta, vale 
diverse assemblee. II merito, 

j certo, e anche dei testo e di 
i come e messo in scena. Ma. 

si aggiunge subito, e il clima 
generale che deve essere sot-
tolineato. 

Alia discussione che andia-
mo svolgendo lntervengono 
anche l giovani dl Valenza 
e gli attori. C'e una differen-
za. dicono. fra l'andare a tea 
tro con la tessera Arc! o Uml-
tandosi a pagare il tradizio 
nale biglietto. Ed e che la tes
sera e gia una scelta: come 
e una scelta. precisano. rare 
11 neatro qui nella casa del 
partito dove un certo pubbll 
co non viene propno perche 
e la casa del comuntstl. Su 
questo punto 11 confronto si 

accende: la scelta del circui
to alternativo non deve esse
re esclusivamente «teatrale »; 
e occorre allora che i dibatti
ti rifuggano dall'accademia 
e che la partecipazione non 
si limiti alio spettacoio bensl 
investa tutto 1'arco dell'impe-
gno sul tempo libero. 

Awiene tutto ci6? L'asses-
sore di Novi ci dice che 1'espe
rienza Arci ha messo in mo-
to un meccanismo dal quale 
si potra procedere per orga-
nizzare un •consiglio della 
cultura 1» popoiare. Ma anche 
11 dibattito - che si svolge a 
sera nel teatro-nigW di Va
lenza e. sia pure con qualche 
riserva, Indicativo. In sala 
sono circa quattrocento per 
sone e si va avanti fin oltre 
le due di notte (anche se al
ia fine si e rimasti in meno 
della meta). La problematics 
poiitica sollecitata da La ma
dre diventa discussione sulla 
strategia poiitica della sinistra 
italiana Forse e vero. come di
ce I'assessore Ottone, che un 
teatro cos) vale diverse assem 
blee 

La controprova, del resto. 
viene dagh attori. Cristiano 
Censi, il reglsta e Isabella Del 
Bianco, protagonists de) 
dramma brechtiano hanno — 
com'e Inevitable — un pas
sato organ*zzativo di teatro 
borghese Pei imporsi una 
strada di versa, tentavano testi 
inediti scntti dallo stesso 
Cristiano: come lo spettacoio 
a due costruito sui fumetti 
politici e di costume di Ju 
les Feiffer. 

Un patrimonii) 
collettivo 

Dice Cristiano: eravamo so) 
tanto degli «operator) cultu
ral) », facevano scendere dal 
1'alto U nostro teatro Questa 
estate abbiamo avuto una se 
rie dl incontri: ci stamo chi» 
sti: che senso ha pro porre te 
stl In questo modo senza al 
cuna reale motlvaztone? sia 
mo arnvat) a chiedercl: ha 
senso. oggl. fare teatro? Era 
forse, l) problems dcll'intel 
lettuale In questa socleta; dl 

un Intellettuale che voglia es-
ser dentro la lotta di classe. 
Ed e su questo punto che 
abbiamo cominciato a costrul 
re I'omogeneita del nostro 
gruppo; e di qui che siamo 
partiti per fare la nostra scel
ta. 

Cristiano e Isabella, allora, 
non avevano contatto con la 
Arci. Ma quando maturano la 
loro esigenza di battere una 
strada nuova 1'incontro diven
ta quasi inevitabile. E awie
ne infatti; fornendo ad una 
crisi che sembrava awiata a 
un punto morto una prospet-
tiva di azione concreta. L'espe-
rienza non e facile. Sia Isa
bella che Cristiano. come tut
ti gli altri attori della picco-
Ia troupe, a notte sono gia 
stremati: per contenere I co
st) bisogna. come gia si face-
va gli anni scorsi. montare e 
smontare da soli la seenogra-
fia (o I'intero palcoscenico 
quando come nella maggio 
ranza dei casi. questo non est 
ste nel locale scelto per la re
cita) Si prendono soldi ap
pena quanto basta per vive-
re; o soprawivere come pre-
cisa qualcuno. Ma non c'e 
scelta Isabella, che in quest! 
anni si e imposta come una 
attrice di sicurlssimo talento. 
avrebbe certo numerose «pro 
poste »• ma. dice. I'esperienza 
teatrale degli anni scorsi per 
me e cosa morta Tutto U 
gruppo. in verita sta nsco 
prendo — nel duro giro quo-
tidtano di paese in paese — I) 
gusto e il senso del far tea 
tro Insieme a) pubblico. per 
d) piii 

Tutto Dene, dunque? Nessu 
no. nemmeno il responsahile 
deH'Arci di Alessandria Gatti 
che a ha guidato tn questi 
Incontri azzarda una risposta 
cos) definitive Ma tutti pro 
pongono una propria espe 
rienza positiva pur agglun 
gendo che va corretta. agglor 
nata. migllorata. discussa E 
concordano che la somma di 
queste esperienze e un patri 
monlo rollettivo del movimen-
to operalo che non blsogna la 
sciar perdere. 

COME SI REALIZZA NEL SUD L'ULTIMA MOSSA 
DI NIXON, LA «PACIFICAZIONE SPECIALE.. 

1DBTRETTD 
PACBCATO 

Un esempio di sistematica distruzione della natura e degli uomini • I 
«tre tutto » degli americani: bruciare tutto, distruggere tutto, uccidere 
tutto • La chiave della «vietnamizzazione» sta nelle azion» di guerra 
per controllare la popolazione - Con i rastrellamenti si cercano i giovani 
per Tarruolamento forzato - Si rafforza la guerriglia nelle campagne 

Dario Natoli 

Dal ncstro inviato 
DI RITORNO DAL 

VIETNAM, gennaio. 
L'aggressione al Vietnam e 

costata agli Stati Uniti molto 
piii di quanto non sia loro co
stata la guerra di Corea. Se-
condo le cifre ufficiali, che so
no in ogni case inferior! alia 
realta — la sincerita non e 
mai stata appannaggio del 
Pentagono — la guerra di 
Corea e costata agli Stati Uni
ti 29.550 morti e 106578 ferl-
ti Ma fino alia fine deU'anno 
scorso, la guerra nel Vietnam 
e costata. sempre secondo le 
cifie ufficiali 44.208 morti e 
293 224 feriti piii 9.032 morti 
per cause diverse dal combat-
timento. Questo totale di 346 
mila 464 morti e feriti (i prl-
giomeri sono esclusi dal bi-
lancio) rappresenta i due ter 
zi dell'intero corpo di spedi 
zione americano ne) Vietnam. 
che nel periodo della sua mag-
giore espansione raggiunse I 
550.000 uomini Esso signifies 
anche che, dei due milioni di 
soldati americani awicendati-
si dal 1965 nel Vietnam del 
Sud, uno su sei era matemati-
camente sicuro di essere uc
ciso. o ferito. o catturato. 

Una spesa tale di uomini 
per una vittoria che si rivela-
va sempre piii inafferrabile, 
e una delle ragloni del ricor-
so alia « vietnamizzazione », 
terza fase della aggressione 
permanente degli Stati Uniti 
ne) Vietnam. Essa non signifi
es la pace, ma solo continua-
zione ed estensione della ag
gressione con altri mezzi. Lo 
obbiettivo final* rimane lo 
stesso: il controllo del Viet
nam del Sud da parte degli 
Stati Unit!. L'aspirazione e so
lo quella. secondo una frase 
cinica che e divenuta triste-
mente famosa di «cambiare 
il colore della pelle dei cada
ver! » 

La « guerra speciale D pun 
tava sulla utiHzzazione delle 
forze locali (esercito fantoo 
cio, amministrazione Ngo 
Dinh Diem prima e poi quella 
dei van dittaton che gli suc-
cedettero) dirette e consiglia-
te da un numero relativamen 
te ridotto di consiglieri ame
ricani e da unite di forze spe
cial), e appogglate dail'avia-
zione statumtense. Questa fa 
se si concluse nel 1965. quan
do 11 suo fallimento porto alia 
apertura della c guerra loca
le »: in questa nuova fase lo 
esercito fantoccio passa in se
condo piano, la guerra viene 
condotta da un corpo di spe-
dizione statunttense di 550.000 
uomini. piu altri 50 o 60G00 
mercenari stranieri, e da una 
macchina betliCa ultramoder-
na e di proporzioni Impres 
sionanti La guerra aerea con 
tro il Nord. durata dall'agosto 
1964 all'ottobre 1968. fuunco-
rollario necessario di questa 
nuova rase La fase finale di 
questo tipo di guerra comin 
ci6 con I'offensiva del Tet 
1968, che apri |i processo che 
doveva condurre alia cessazio-
ne dei bombardamenti sul 
Nord. al)'apertura de) • fron
ts diplomatico * a Parigi. e al
ia sconfitta elettorale di John
son 

Nixon non na rlpercorso gli 
stessi sentieri Arrivato alia 
Casa Bianca non ha mutato 
gli obiettivi ma ha camblato 
la strategia per consegulrli. 
Ha adottato la guerra nel 
Vietnam. Ilia fatta sua. ma 
essa non rassom:glia piii ne a 
quella di Kennedy ne a quel 
la di Johnson Con la «v)et 
namizzazione * della guerra II 
ruolo principait di combatti 
mento deve essere assunto 
dairesercito tantoccio, ma le 
forze americane. anche se 1 
loro effettiv; vrngono ridotti 
restano molto numerose e la 
aviazione staiunitense, come 
la flotta e come le forze spe 
ciali. continuant a svolgere 
un ruolo di primo piano, di 
appoggio intlispensabile per i 
rantocci Ogni mezzo militare 
degli Stati Unit: e messo tn 
campo non piii come al tem
po di Johnson per «operazio 
ni di ricerca e distruzione*. 
ma per arginare e respingere 
gli atlacchi delle forze di h 
berazione. cencentrando le In 
cursloni aeree sulle loro ba 
si. sul loro depositi sulle fon 
U e sulle vie di rifornimento 
e cercando di disorganizzare t 
loro preparative dl atiacco II 
colore della pelle dei cadave 
r) ha gia cominciato a mutare 
e le perdlte iel fantocci sono 
ora quattro volte superior) a 
quelle degli americani. rove 
sclando II rapporto esistente 
al tempo dl Johnson Ma la 
guerra e II massacro. come 
si put) consiatare continuano 

\j\ * paciflcazione » e qual 
cosa di estremamente artico-
lato e cotnplesso, e crudele. 

Nella sua ultima verslone, che 
e quella della «paclficazlone 
speciale » (seguita alia « paci
flcazione accelerate », che nel-
Testate scorsa aveva anch'es-
sa fatto fallimento). essa pre-
vede, nelle campagne, la rior* 
ganizzazione della macchina 
militare dei fantocci, che do-
vrebbe essere divisa in due 
forze principali: unita locali 
con effettivi piu important! e 
dotate di un armamento egua-
le a quello delle forze regola-
ri; e unita anti-guerriglia. che 
dovrebbero garantire la sicu-
rezza del territorio e permet-
tere cosi alle forze regolari di 
sostltuire quelle americane nei 
compiti principali di combattl-
mento; rafforzamento delle 
forze di polizia rurale. con 
una rete che copra tutto il 
territorio e che assicuri in 
ogni villaggio la presenza di 
almeno 6-12 poliziotti assistiti 
da una rete segreta di spio 
naggio incaricata di individua-
re ed eliminare i quadri rivo 
luzionari; aumento degli effet
tivi della a difese civile ». nel
la quale sono incorporati a 
forza gli uomini dai 16 ai 60 
anni; consolidamento del 
« corpo di pacificazione », gia 
forte di 44.000 element); adde-
strare 180.000 quadri di villag
gio per controllare la popola

zione ed assicurare il paga-
mento delle imposte; amplla-
re la campagna di propagan
da e corruzione neU'eterno ed 
inutile tentativo di far cam-
biare casacca af quadri rivo-
luzionari: utilizzare i piani dl 
sviluppo econoirnco per attira-
re la gente, e cosl via. 

Nelle citta il piano di « pa
cificazione » si traduce, come 
negli ultimi t<>mpi del regi
me fasnista in Italia, in arre-
sti in massa di tutti coloro che 
si oppongono a Thieu. Ky e 
Khiem e agu americani. e in 
improwisi rasfrpllamenti nei 
quartieri delle c:tia. per « raz-
ziare » i giovan- e arruolarli di 
forza nell'esercito fantoccio. 
Sul finire deil anno soorso. in 
un solo mese sono state co
sl « razziate » 5.S.00O persone. 
E* in questo modo che gli ef
fettivi delle fom di repressio-
ne e dell'esercito fantoccio 
vengono aumentati. secondo 
una tecnica che assicura rapl-
di risultati numerici, ma scar-
si risultati qualitativi: e acca
duto piu di una volta che i 
polizlotti impegnati in queste 
razzie, arruolati essi stessi a 
forza, lasciassero passare at
traverso le maglie della rete 
stesa attorno ai quartieri ra-
strellati i giovani che avrebbe-
ro invece dovuto arrestare. 

Rete di posti fortificati 
La pacificazione viene attua-

ta — meglio dire: tentata — 
soprattutto in tre zone del 
Vietnam del Sud: il delta del 
Mekong, dove vive meta del
la popolazione, le pianure co-
stiere centrali. le provincle 
immediatamente a sud del 17. 
parallelo. AU'interno di que
ste zone, che sono troppo va-
ste. vi sono zone piii ristrette 
dove l'azione viene condotta 
con una violenza particolare. 
Un esempio di come essa ven-
ga attuata e date dalla storia 
del piccolo distretto di Cam 
Lo, nella provincia di Quang 
Tri, a sud del 17. parallelo. 
Questo distretto ha una super-
ficie di soli 400 chilometri 
quadrati; per due terzi e co 
stituita da montagne e da col-
line; la popolazione, che e dl 
37.000 abitanti. abitava soprat
tutto lungo le rive del fiume 
Hieu Giang. Suddivlsa in 10 
villagg) compost] da un totale 
di 83 a frazioni ». o agglomera 
ti, essa viveva di agricoltura 
e dello sfruttamento delle fo-
reste. 

Nel solo 1970 americani e 
fantocci hanno compiuto non 
meno di 25 rastrellamenti, con 
forze variant) da un battaglio-
ne fino ad un reggimento. La 
pacificazione vi comincib. nel
la nuova versione nisoniana, 
nel periodo febbraio • maggio 
1969, quando americani e fan
tocci ripulirono vaste estensio-
ni di terreno per 'crearvi la 
rete dei post) fort if icati. Tra 
l'ottobre 1969 e il maggio 1970 
l'azione venne progressiva-
mente estesa, in cerchi sem 
pre piii Iarghi mentre dal cie-
lo i B-52 e 1'aviazione tattica. 
con migliaia di tonnellate di 

bombe esplosive e col napalm, 
bruciavano tutta la vegetazio-
ne a nord della strada nume
ro 9, fino al 17. parallelo. La 
popolazione era cosl costret-
ta a fuggire dai villaggi, ed 
a rifugiarsi altrove. Ma allo
ra aviazione e settima flotta 
bombardavano anche queste 
zone, secondo la collaudata 
tattica dei «tre tutto» (bru
ciare tutto, distruggere tutto, 
uccidere tutto). e secondo una 
doppia alternativa: costringe-
re la popolazione a raggrup-
parsi sotto la «protezione» 
degli americani e dei fantoc
ci, aH'interno delle loro zone 
di concentramento. oppure di-
struggerla. Ci sono dei posti, 
ci ha detto chi ci e stato, 
« dove non si sente cantare ne 
un gallo ne un uccello, dove 
non esiste nemmeno l'abbaia-
re d! un cane » 

Questa azione. che non ha 
avuto una eco sulle pagine dei 
giornali perchj> essa e la som
ma di operazion. che sono di-
venute normal ita di ogni gior-
no, ha avuto questi risultati: 
47 agglomerati su 83. con un 
totale di 13.000 abitanti. sono 
stati rasi al suolo e la popo
lazione B concentrata » nelle 
zone e nei campi preparati dal 
nemico; gli altri agglomerati, 
o frazioni, sono stati trasfor-
mati in « villaggi strategic! •, 
3.000 abitanti hanno perdu to 
tutto ci6 che possedevano, 350 
persone sono rimaste uccise 
ftra queste v| sono 152 donne 
di cu! 18 incinte. 64 vecchi, 
63 bambini). 14) tra chiese e 
pagode sono state distrutte, 1 
cimiteri sono stati sventrati, 
1.300 tra bufali e buoi sono 
stati ucclsi o rubati dai re-
strellatorl. 

Un esempio illuminante 
La popo)azionf concentrata 

o rinchiusa nei villaggi stra 
tegici viene confata. nelle sta 
tistiche dei fantocci e degl) 
americani, tra quelle «paci-
ficate» Ma e nota la rispo 
sta che. non molto tempo fa. 
i) capo di un villaggio pacifi-
cato «al cento per cento» 
diede ad un giomalista fran 
cese: gli Stat) Uniti, disse que 
sto capo di villaggio. devono 
essere tenuti responsabili di 
tutti i dolori er i lutti del po 
polo vietnamita perche sono 
essi che vogliono continuare la 
guerra Cosl aggiimse. quan 
do sente dire civ cento ameri
cani sono morti In un combat 
timento con le forze di libera 
zione, egli ne # rironfortato, 
perche sa che sono stati ) 
suoi compatriot: ad ucciderti. 
ed a vendicare cosi tutto 11 
popoio Come esempio di pa 
cificazione. esso e dawero i) 
luminante... 

Ne) maggio seguente. un a) 
tro gruppo d'inrhiesta confer 
mava che IV awersario » non 
aveva abbandonato alcuna re 
ginne importante del Sud e 
che il suo apparato non era 
stato distrutto Cosl t due 
gruppi d'mch:esta invtat) da 
Nixon avevano dovuto prende 
re atto del fatto che 11 otam-
dJ oacificazione era stato 
bloccato dalle forze d; libera 
zione nelle zont- chiave del 
Vietnam centrale e in certe 
provlncie del Nam Bo U'estre 
mo Sud del Vietnam* le nasi 
rivoluzionarie non avevano oo 
tuto esserv) distrutte la gupr 
riglia nelle campagne e nel 
dintorni delle citta aveva pre 
so nuovo vigore (il 50 per cen

to delle perdite degli ameri
cani e dei fantocci e causato 
dall'azione della guerriglia, il 
restante 50 per cento dall'a
zione delle forze regolan dl II-
berazione). oltrt la meta de! 
«villaggi strategic!» creati 
ne) corso della campagna d) 
pacificazione erano stati di-
strutti 

Pu cos) che americani e 
rantocci. nel luglio deU'anno 
scorso. doveUero abbandonare 
la « pacificazione accelerata » 
e passare alia • pacificazione 
speciale » che si attua secon
do i cnteri cbf abb^mo gia 
elencato Sostan/a ed obhfettl* 
vi non cambiano. ma aumen-
ta I'imponenz.* dei mezzi usa-
t) e la loro c*»ncentrazione su 
zone ristrette s intensified il 
ritmo col quale t fantocci ven-
«»ono dotat) di nuove arm) e 
di nuovi mezzi. aumenta la 
crudelta Quandc nell'autunno 
scorso i grand i tifoni abbattu-
tis) su)le zone settentrionali 
del Sud provx^rono migliaia 
di vittime e spazzarono via 
gli agglomerati dove vivevano 
centinaia di migliaia di perso
ne. americani e fantocci ne 
approfittarono per attuare 
nuovi concent ramenti dl popo-
lazionl e accelerare e intensifl-
care la repressione Ma la 
question? fondamenfale rima
ne invariata n«ir vi sono pos-
sihilitft reall di ra^giungere 11 
successo e a nuova specie 
di pncifirazionp e rtpstmata al
ia sronfitta 0>s* la vietnamiz
zazione chlavp dl volta della 
polifirn d! N«xon. non potra. 
nemmeno essa. riuscire. 
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