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II romanzo della epopea contadina del Peru 

T «COMUNEROS» 
DI RANCAS 

Assumendo la letteratura come strumento di azione sociale e di interven-
to politico Manuel Scorza ha scritto«la cronaca esasperatamente vera » 
della lotta degli indios contro i latifondisti e le compagnie nordamericane 

« Questo libro e la crona
ca esasperatamente vera di 
una lotta solitaria: la lotta 
condotta nelle Ande Centra-
li fra il 1950 e il 1962 ». La 
dichiarazione, che lc scritto-
re peruviano Manuel Scorza 
— egli stesso protagonista 
di quella lotta e ora in esi-
lio a Parigi — ha premesso 
a «Riilli di tamburo per 
Rancas» (Feltrinelli, pp. 
239, L. 2.500), il romanzo 
che sta riscuotendo un suc-
cesso internazionale, indica 
per un verso la collocazione 
socio-politica dell'autore e 
la sua scelta operativa, per 
l'altro la chiave di lettura 
dell'opera. 

I dati biqgrafici di Scorza 
ci informano che egli e per-
venuto alia narrativa dopo 
avere pubblicato quattro li-
bri di poesie. Ed e come 
dire che egli e approdato al 
rifiuto della letteratura qua
le operazione formale e al-
l'adozione di essa in funzio-
ne pragmatica, quale stru
mento cioe di azione sociale 
e di intervento politico. II 
romanzo e difatti costruito 
ed esibito non come prodot-
to della sua speculazione in
dividuate e soggettiva, ma 
come invenzione della co-
scienza collettiva delle co-
munita contadine di Rancas. 
Piii che romanziere lo scrit-
tore si considera testimone 
dei fatti narrati. 

Tramite la sua operazione 
immaginaria egli rielabora 
le vicende drammatiche del
la rivolta dei comuneros 
sfruttati e oppressi dai lati
fondisti locali e da potentis-
sime compagnie nordameri
cane. Simboli del feudalesi-
mo indigeno o del capitali-
smo straniero sono perso-
naggi reali della odierna cro
naca politica del Peru, qua-
li il dottor don Francisco 
Montenegro, giudice di Yan-
huanca e don Migdonio de 
la Torre di El Estribo, o il 
dottor Harry Troeller, so-
vrintendente della famigera-
ta Cerro de Pasco Corpora
tion « che nel suo ultimo bi-
lancio ha raggiunto un utile 
di cinque milioni di dolla-
ri ». Al loro servizio contro 
i comuneros ribelli operano 
la polizia, 1'esercito e av-
venturieri prezzolati come 
Armando il Tagliaorecchie. 
Ma i veri protagonisti sono 
i comuneros di Rancas gui-
dati nella loro lotta da Hec
tor Chacon, detto Nictalope. 

La narrazione si snoda in 

trentaquattro capitoletti or-
chestrati come sequenze di 
una vera e propria ballata, 
un componimento in cui an-
che le voci piu isolate dei 
singoli protagonisti hanno 
una funzione corale, di ac-
cordo e di coniugazione di 
sentimenti collettivi e di co-
municazione di esigenze so-
ciali. II diverso modularsi 
dell'espressione, giocata fra 
realta e sogno, mito e so
cieta, storia e leggenda, e 
sempre in sintonia con Fat-
teggiamento della coscienza 
collettiva dei comuneros. 

II paesaggio e lo sfondo 
dell'ordito narrativo: ma si 
tratta di un paesaggio che 
si anima di sensazioni, vi-
sioni, simboli, allegorie in 
cui implicitamente si espri-
me la condizione di esisten-
za dei comuneros. L'ottica, 
cioe, di Scorza non e di or-
dine naturalistico. L'opera-
zione immaginaria scatta 
come un atto di magia che 
investe tutta la realta, la 
sottrae all'oggettivita o ba-
nalita del quotidiano e la 
percepisce nella complessa 
e contraddittoria trama dei 
suoi dement i : fra i quali, 
il dato del sogno incide 
quanto quello dell'empiria, 
la natura quanto la societa. 
Gli eventi della cronaca, gli 
oggetti e i personaggi si ca-
ricano cosi di sensi insospet-
tati e appaiono finalmente 
nella concretezza della loro 
specifica significazione sto-
rica o funzione sociale. 

A verificare l'efficacia del 
realismo fantastico di Scor
za, basta leggere il primo 
capitolo oppure solo la pri
ma pagina del libro, in cui 
la presenza del giudice Mon
tenegro incombe come un 
incubo nella coscienza col
lettiva della comunita di 
Yanhuanca. Una pagina tut
ta costruita con simboli e 
allegorie per nulla elusivi 
del reale ma che, anzi, lo 
propongono nella sua dram-
matica dimensione delPodier-
na lotta di classe. 

Al di la e contro i pre-
giudizi estetici borghesi che 
avallano un'idea — tutt'al-
tro che innocente — di let
teratura avulsa dai problemi 
reali e in ogni caso aliena 
da quelli della cronaca po
litica, Scorza opera per il 
romanzo sociologico, anzi per 
il romanzo politicamcnte im-
pegnato: suo compito e di 
svelare lo scandalo e Forro-
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re della condizione umana 
nella societa borghese. 

Per questo, egli rifiuta i 
moduli stilistici della misti-
ficata razionalita borghese. 
II suo realismo e tutto fan
tastico e delirante: non vi e 
altro modo per lui di perce-
pire Firrazionalita odierna 
del mondo se non rompendo 
con la logica borghese e ope-
raiido col « cesello del so
gno ». Attraverso i prodigi 
della fantasia o gli incubi 
del sogno, egli non intende 
pero proporre la drammati-
cita dell'odierna condizione 
umana come un dato esi-
stenziale ineluttabile. La sua 
operazione immaginaria si 
fonda, cioe, sulla precisa 
consapevolezza ideologica 
delle motivazioni storico-po-
litiche sottese alia dramma-
ticita della realta borghese. 
Per questo, egli non subi-
sce la tragicita del reale, 
ma da vero scrittore rivolu-
zionario trascende e capo-
volge il pessimismo del sen-
timento in ottimismo della 
volonta. 

II modulo stilistico libera-
tore e Fumorismo. Riviven-
do in termini di ironia le 
tragiche vicende della rivol
ta dei comuneros di Rancas, 
assume i fatti della storia 
o gli episodi della cronaca 
sociale in figiu azioni mitiche 
da cui fa esplodere sensi 
paradossali e allucinanti, in 
ogni caso capaci di demisti-
ficare e corrodere i « valo-
ri > e le istituzioni della so
cieta borghese: dalla magi-
stratura all'esercito, ad ogni 
altro simbolo (la bandiera) 
o nome (la Patria, la Civil-
ta) di cui si ammanta il po-
tere di classe del capitali-
smo nazionale e straniero. 
L'umorismo — ha detto in 
una recente intervista lo 
scrittore — e necessario per 
non cadere nella trappola 
della « razionalita » borghe
se: «ormai nessuno pud 
prendere sul serio una real
ta nella quale (...) la men-
zogna e utilizzata sistemati-
camente nelle istituzioni 
(...). Se il mio tono e esa-
gerato, e perche la realta 
e esagerata ». 

L'efficacia del romanzo e 
nella forza della denuncia 
che e pari alia brutalita e 
mostruosita dell'* ordine » 
dominante. Non per nulla, 
il libro ha conseguito come 
suo primo effetto pratico la 
liberazione dai carcere di 
Hector Chacon. Peraltro, la 
sua funzione sociale — ol-
tre che dalle reazioni a r r ab -
biate del latifondista giudi
ce Montenegro (per cui 
Scorza e « un miserabile », 
« un ttpo pericoloso >) o di 
Harry Troeller («Scorza e 
un estremista, dovrebbe es-
sere arrestato, invece di vi-
vere a Parigi ») — e di mo-
strata dai fatto che csso e 
considcrato dai comuneros il 
libro della loro epopea (tan-
to che ne < imparano brani 
a memoria come ballate >). 

II romanzo, cioe, si e im-
posto immediatamente come 
un elemento costitutivo del
la coscienza collettiva degli 
indios: esso e divenuto in-
sicme cifra della realta so 
ciale peruviana e segno an-
tagonista e alternativo di 
essa. II che prova che, con 
« Rulli di tamburo per Ran
cas », Manuel Scorza, super-
stite dalla lotta sociale di-
retta (pare che gli awcrsa-
ri intendessero farlo bni-
ciare), ha ripreso e conti-
nua su un altro piano-ma 
non con minore efficacia la 
sua azione di rivoluzionario. 

Armando La Torre 

ANALISI DEI RISULTATI ELETTORALI A GENOVA 
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Dalla nostra redazione 
GENOVA. 11 

A Genova la trappola del 
Fanticomunismo era stata 
montata pezzo a pezzo con 
una progressione sapiente e 
una precisione da computer. 
La vicenda di Paolo Castagni-
no « Saetta » e abbastanza no 
ta nel paese: meno noti sono 
forse i contorni genernli di 
un disegno che qualcuno, con 
amara ironia, aveva rihaitez-
zato «Operazione nacht und 
nebel ». notte e nobbia. 

La paura e stata seminara a 
piene mani grazie alle « per-
quisizioni a tappeto v, seguite 
da titoli incredibili sulle pri
me pagine dei giornali padro-
nali. La manipolazione del ve
ro e del falso (ma soprattutto 
del falso) e stata compiwa 
con abilita consumata; il gio 
co delle « voci » allarmisticlia. 
1'escalation di un anticomuni-
smo paranoico. tutto e servi 
to per costruire una greve 
atmosfera che avrebbe dovu 
to ripetere il miracolo del 18 
aprile 1948, spingendo i cet: 
intermedi e gli stessi lavora-
tori tra le braccia della DC. 

Crediamo che qualsiasi ana 
lisi del voto a Genova non 
possa prescindere da questi 
Fatti. Oggi che I'operazione 
« notte e nebbia » si e r«ve-
lata una inconsistente ragna-
tela (ma non e detto che nop 
ci riprovino), la splendida 
avanzata comunista acquista 
un valore anche maggiore. La 
DC non ha avuto affatto il suo 
18 aprile. benche registri una 
certa crescita rispetto alle 
« regional]' »; ha piuttosto ali-
mentato il voto nero del MSI 
ma in misura nettamente in 
feriore alle attese delle forze 
reazionarie. I gruppuscoli — 
che qui hanno presentato ben 
tre liste — sono stati secca-
mente sconfitti, anche se la 
loro presenza ha fatto disper-
dere nel comune di Genova 5 
mila 428 voti. 

<t Mentre nelle zone elegan-
ti — ha osservato Camillo Ar-
curi sul Giorno — la pro-
testa di chi gode di situazioni 
di benessere si e espressa col 
voto nero, punendo duramen 
te i liberali, nelle delegazioni 
popolari il malcontento che 
pud nascere da condizioni di 
vita obiettivamente difficili 
non ha certo giovato alle li 
ste dei gruppuscoli che sono 
rimasti loro malgrado extra-
parlamentari con percentual: 
vicine alio zero: invece qui so 
no usciti rafforzati i grandi 
partiti di massa: anche da 
questi diversi modi di espri 
mere un dissenso si pud misu-
rare la consapevolezza e la 
maturita democratica di un 
elettorato >. 

E* una diagnosi corretta — 
se per c partiti di massa » si 
intende soprattutto la sinistra 
— che possiamo ora comple-
tare e verificare con le cifre. 
A Genova il Partito comuni
sta ha avanzato ovunque. an
che nei paesini delFentroter-

ra popolati ormai piu dalle 
vipere che dagli uomini. Ma 
il voto decisivo e stato, anco-
ra una volta, quello operaio. 

Proviamo a considerare set-
te quartieri abitati in preva-
lenza da lavoratori delle indu
strie e del porto: Corniglia-
no. Pontedecimo. Pra. Riva-
rolo. Sampierdarena. San Teo-
doro e Sestri Ponente. I raf-
fronti. per essere omogenei, 
devono essere fatti con le « re-
gionali » del 1970. perche ri
spetto al 1968 e mutata la fi-
sionomia dei seggi. Questi 
sette quartieri esprimono poco 
piu di un terzo dei voti va-
lidi, e nello stesso tempo han

no dato il 50 per cento dei 
suffragi guadagnati dai PCI 

Rispetto ad una avanzata 
media dello 0,60 per cento 
(sul 1968 il progresso sfiora 
un punto in percentuale), ab-
biamo piu 0,74 a Cornigliano 
0.75 a Pontedecimo, quasi 
1'uno per cento a Sestri, 1*1.24 
a Pra. 1*1.21 a San Teodoro. 
dove abitano i portuali. 

Significativo e invece Fan-
damento dei gruppuscoli in 
queste zone operaie. Le liste 
erano tre: il «Manifesto», 
« Stella Rossa » e t Servire il 
popolo s>. Le ultime due liste 
sono pressoche inesistenti, 
mentre il « Manifesto » ha avu

to una percentuale comunale 
dello 0,52. Ma ecco che questa 
percentuale scende alio 0,4 a 
Cornigliano e a Sestri Ponen
te. e addirittura alio 0,3 a 
Pontedecimo e Rivarolo. 

Paradossalmente — ma non 
troppo — questi gruppi han
no ottenuto piu voti tra la 
« gente*bene J> conquistando lo 
0.6 ad Albaro e lo 0.76 a Ca-
stelletto: una fine piu inglo
riosa era difficilmente pen-
sabile. Sempre qui ad Albaro 
e Castelletto, tra palazzine lin-
de, siepi di ligustro. atmo
sfera ovattata e auto da tre 
litri. cresce piu rigogliosa la 
pianta del voto nero. I libe

rali escono distrutti. II loro 
leader — presidente naziona
le dei costruttori edili — ave
va profuso somme favolose 
nella campagna elettorale 
chiedendo fiducia perche «io 
sono — diceva — un vero ca-
struttore anche in politica ». 

E' stato bocciato e gli altri 
costruttori — famiglie che da 
anni affidano le loro fortune 
alia speculazione immobilia-
re — gli hanno preferito il 
fascio, suggestionati da quella 
ondata anticomunista della 
DC che. se non ha scalfito 
il PCI diventato piu forte che 
mai, ha tuttavia frugato nelle 
pieghe profonde della societa 
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nord-vietnamite, Hanoi ed Haiphong, gia duramente colpite alia meta del mese scorso. Le bombe, j terribili ordigni a biglia 
che seminano la morte in un raggio di centinaia di metri, i I < napalm» ed ogni altro strumento di disfruzione di massa 
sono stati scaricati dai pirati americani, mandati da Nixon, contro le zone piu popolate delle due citfa. Nella telefoto. 
diffusa ieri dall'agenzia nord-vietnamita VNA, si possono vedere uno degli ordigni a biglia, cioe anfi-uomo, e le distruzioni 
recate, ad Hanoi, all'edificio dove ha sede la missione eco nomica e sociale cinese nella RDV 

borghese cavandone tutti gli 
umori piu reazionari. 

A Genova il MSI — sempre 
rispetto al 1970 — e cresciu-
to del 2 per cento e a Castel
letto e Albaro del 5; buona 
parte dell'aumento fascista e 
concentrato in questi due 
quartieri che pure esprimono 
appena il 9.5 per cento dei 
voti validi. Altre porzioni del 
voto nero le ritroviamo in 
quei comuni della Riviera do
ve la « Milano bene » possie-
de la seconda casa al mare, o 
ha le mani in pasta nella 
« rapallizzazione » della costa. 

E" stata appunto la paura 
di non poter piu « rapallizxa-
re » grazie alia legge sulla ca
sa — raffigurata dalla DC in 
maniera deformata — a spin-
gere costoro verso il MSI. 
trascinando nella trappola an
che qualche ingenuo picco-
loborghese. Cosi a Chiavari 
(ma bisogna subito avvertire 
che in questi comuni vi e an
che una forte avanzata comu
nista) il fascio sale dai 4,47% 
all'8.30 a Pieve Ligure dai 
3.52 al 7,70. a Rapallo dai 
7.32 alF11.13. a Santa Mar-
gherita Ligure dai 4,82 al 7.57. 

Sul versante opposto della 
Genova vecchia qualche dispe-
rato del sottoproletariato e fi-
nito a sua volta nelle braccia 
del MSI, ma in misura ridot-
tissima perche non e'e dispe-
razione dove opera un gran-
de partito operaio ricco di 
idee, di forza politica e mora
le. E a questo punto Fanalisi 
pud essere conclusa con una 
osservazione e un avvertimen-
to: sarebbe sbagliato pensare 
che soltanto il voto operaio ab-
bia costruito la vittoria del 
PCI a Genova e in Liguria; 
vi hanno contribuito invece in 
larga misura anche artigiani, 
piccoli commercianti, tecnici e 
impiegati. Basti osservare, a 
questo riguardo, alcuni quar
tieri dove i ceti medi produt-
tivi sono largamente presenti. 
A Marassi il PCI aumenta 
(sempre rispetto al 1970, e in 
misura maggiore sul 1968) del
lo 0,74%. a Nervi dell'1.01, a 
San Martino quasi dell'uno per 
cento, a Sturla dello 0,80. 

Non a caso le grandi lotte 
delle fabbriche genovesi, oltre 
a registrare l'unita tra operai, 
tecnici e impiegati, si sono 
proiettate all'esterno conqui
stando consensi attorno a una 
politica nuova dello sviluppo 
economico e dell'uso del ter-
ritorio. Ora di qui bisogna 
riprendere il lavoro. comin-
ciando anzitutto a costituire 
una giunta di sinistra a Ge
nova. I socialisti. che dopo il 
grande crollo del 1968 hanno 

• ripreso a crescere grazie alia 
loro diversa dislocazione, de
vono far corrispondere i pro-
pri atti alia riconquista dei 
consensi popolari: una ricon
quista (aumento dello 0,25%) 
che sarebbe stata assai piu 
cospicua senza gli ultimi re-
sidui di ambiguita. 

Flavio Michelini 

Conversazione eon i giovani ehe a Mosca seguono i eorsi di specializzazione 

Dal Vietnam per studiare Fitaliano 
Le lezioni alNstituto « Maurice Thorez» vanno dalla grammatica alia storia. dai diritto costituzionale alia vifa politica del nostra paese - La 
conispondenza con ragazzi di Modena e di Roma - La prima lettura di un romanzo italiano ad Hanoi: « Cronache di poveri amanti» di Pra-
tolini - Una tesi sulla lotta contro il fascismo - II «privilegio» di dedicarsi ai libri, mentre si intensifica I'aggressione americana 

Dalla nostra redazione 
MOSCA, maggio. 

Dal Vietnam a Mosca per 
studiare Fitaliano. La storia 
e nota: I'Unita ne ha gia par-
lato due anni fa intervistando 
i primi cinque vietnamiti giun-
ti nella capitate sovietica per 
frequentare i corsi di lingua 
italiana all'istituto «Maurice 
Thore2». Allora, Tarn, Nam, 
Tu, Hong e Toai erano appe
na agli inizi: cominciavano a 
studiare la nostra lingua su
bito dopo essere riusciti ad 
apprendere il russo. Dal Viet
nam sono poi giunti altri sette 
giovani che aspirano alia stes-
sa specializzazione, e cost la 
pattuglia dei primi «italiani-
sti » vietnamiti si e ingrossata. 
Oggi essi seguono un vero e 
proprio • corso di studio » che 
comprende — oltre a lezioni 
di grammatica e di fonetica 
— storia, geografia, diritto co
stituzionale, oltre che apposite 
lezioni sulla vita politica del-
ntal ia , 

Ci incontriamo con gli stu
dent i del Vietnam in un mo 
mento difficile, mentre !a ra 
dio e i giornali diffondono no-
tizie sui nuovi crimini com-
messi dagli imperialisti nei 
territori del Vietnam del nord 
e del sud, contro citta come 
Hanoi e Haiphong. Parliamo 
con loro delle barbare azioni 
degli aggressor! e dei soldati 
del regime fantoccio, dei fra-
telli piu grandi e dei padri 
impegnati nel duro scontro 
quotidiano. ET una tensione 
continua, per loro, seguire da 
Iontano cl6 che succede nel 
loro paese. II rigore, la preci
sione, la dedizlone che e pro

pria dei combattenti vietna
miti per questi giovani di-
ventano qualita da applicare 
alio studio, il loro dovere di 
oggi. 

Parliamo della scuola, di co-
sa accade in Italia, dei pro
blemi della nostra lingua, del
le prospettive che hanno i no-
stri amici e delle possibilita 
esistenti per ampliare l'inse-
gnamento della lingua a grup
pi sempre piu numerosi. 

La forza 
delle idee 

II compagno Nguyen Van 
Nam, un giovane di 22 anni. 
nato nella provincia di Hanoi, 
scambia alcune battute in viet-
namita con i suoi compagni 
(ai professor! si rivolge in 
russo) e poi introduce il col-
Ioquio in italiano. 

Dopo aver chiesto scusa per 
gli eventual! sbagli (che non 
fara) racconta le sue espe-
rienze, ma afferma che non e 
il caso di soffermarsl sulla 
storia della sua generazione. 
Dice che e quella di tutti i 
vietnamiti, di gente ciofe abi-
tuata alia guerra fin dai na
scere, abituata a lottare con
tro un nemico che possiede 
grandi mezzi, che ha arm! e 
aerei ma che non ha «la for
za delle idee*. 

Nam e interessato a parlare 
dellltalia. « Sono in conispon
denza — mi dice — con un 
compagno di Modena. So tut
to di lui e conosco ogni cosa 
di quella oltta. Ma quello cbe 

mi appassiona — prosegue sce-
gliendo con cura le parole — 
e la vita dell'Italia oggi e gli 
awenimenti del suo passato. 
Attualmente sono impegnato 
nello studio della formazione 
del gruppo dirigente del PCI 
e della lotta svolta dai comu-
nisti contro le tenderize estre-
mistiche. Per apprendere que
sti problemi mi servo di libri e 
di opuscoli che ho tro^ato nel
la biblioteca dell'istituto. Leg-
go anche I'Unita e Rinascita 
e ascolto radio Mosca e radio 
Budapest in italiano. Insom
nia, approhlto di ogni occasio-
ne per conoscere il vostro pae
se che prima sentivo cosi Ion
tano, ma del quale, ora, so 
molte cose. Tanto e vero che 
la tesi che sto preparando e 
dedicata all'esame della lotta 
del PCI per la democrazia, il 
progresso e il socialismo. Cer
to non mi occupo solo di po
litica: seguo anche la vostra 
letteratura. La mia prima let
tura in Vietnam, il primo 
romanzo italiano che ho co-
nosciuto e stato Cronache di 
peveri amanti di Pratolini. Ma 
la traduzione era stata fatta 
dai francese in vietnamita-
ora, invece. posso leggere tut
ti i libri direttamente nella 
vostra lingua ». 

Interviene nel discorso una 
studentessa, Pam Dan Tarn. II 
suo nome vuol dire «cuore 
rosso*. E' nata anche lei nel
la provincia di Hanoi. oQuan 
do ero nel Vietnam — dice — 
tra le mie asplrazioni piu 
grandi Cera quella di cono
scere FItalia. L'occasione e 
venuta quando ho comlncia-
to a studiare a Mosca. CI 

siamo riuniti in cinque per 
frequentare i corsi di italiano 
ed ora eccoci qui. Come vedi 
riusciamo gia a parlare cor-
rettamente e piu andiamo 
avanti piu ci impadromamo di 
tutti 1 segreti della rostra 
lingua. Per me, poi, e di 
grande aiuto la corrisponden-
za con una ragazza di Roma 
che puntualmente mi spiega 
che cosa awiene nella capi
tate e in particolare mi de-
scrive le attivita e gli interessi 
del giovani». 

Tra i programmi di Pam 
Dan Tarn c*e un lavoro molto 
importante: una tesi sul mo-
vimento sindacale italiano. Ci 
chiede di aiutarla facendole 
avere del materiale, libri, ri-
viste sindacali, e foto 

La discussione si anima. I 
giovani vietnamiti raccontano 
di se stessi, e poi fanno do-
mande, vogliono sapere di piu 
su tutti gli aspetti della vita 
in Italia. Adesso parla Dang 
Hain Thoai. «Io — dice pre-
sentandosi — ho 21 anni e so
no nato nella provincia di Tai 
Binh, che si trova vicino al 
mare, nella parte est del no
stra paese. Studio con impe-
gno perche so che e un privi-
legio stare qui a Mosca ad 
apprendere una lingua. So pu
re che una volta tomato in 
patria dovrb servire la causa 
del nostro paese. Per questo 
cerco di non perdere tempo 
e di apprendere il piu possi-
bile. Vi ringrazio pier quello 
che scrivete suU'Unitd, per 
tutte le parole e le azioni di 
solidarieta con il nostro po
polo ». 

Le Vlnh Thu ha anche lui 

21 anni. a Sono nato nella pro
vincia di Vinh Lin. vicino al 
Hume Ben Hai. E ' li — dice 
— che i B-52 americani scari-
cano tonnellate di bombe». 

Dopo un attimo di silenzio, 
piu drammatico e significati
vo di qualunque commento, 
continua a parlare dei pro
grammi di studio, della sua te-
si sulla «lotta del popolo ita
liano contro il fascismo*. 

Passa poi la parola a Nguyen 
Chi Thang. « Ho 20 anni e so
no nato nella provincia di Nam 
Ha, a sud di Hanoi. Dell'Italia 
vorrei conoscere molte cose 
ed e per questo che cerco di 
apprendere la lingua sempre 
meglio e al piu presto perche 
il tempo corre in fretta e bi
sogna approfittare di questo 
periodo. Gli altri compagni 
che erano qui a Mosca a stu
diare ora sono in patria a di-
fenderci dagli aggresson». 

II f ratello 
al froute 

Nguyen Tuet Dung ha 20 an
ni ed e nata a Hanoi. « A casa 
— mi dice — siamo in quat
tro: tre ragazzi e una ragaz
za. Uno dei fratelli, quello 
che h& 18 anni, e al fronte. 
Io, invece, sono qui a studia
re. Tornerd fra tre anni e spe-
ro di trovare la pace*. 

«Anche io sono di Hanoi* 
aggiunge Cin Din Hung, un 
giovane di 20 anni che sta 
preparando una tesi sulla in
fluenza della Rivoluzione d'ot-
tobre In Italia, 

Nel gruppo e'e unaltra ra 
gazza: Nong Thu Hien. Ha 19 
anni e studia italiano da soli 
sei mesi, ma gia capisce molte 
parole. I suoi amici dieono 
che scrive delle poesie molto 
belle: R Purtroppo — aggiun
ge lei — per ora ne scrivo solo 
in vietnamita*. 

Nguyen Viet Cuong si pre-
senta: «Ho 18 anni e sono 
nato ad Haiphong. La cono-
scete, e vero, la mia citta? 
Se ne parla molto in questi 
giorni, ma non per colpa no
stra*. 

L'ultimo ragazzo del grup
po e Ha Van Ien. «Io sono 
nato a Vin Fu, nei pressi di 
Hanoi, diciannove anni fa. 
Questi studi mi appassionano 
dawero: spero di apprendere 
bene Fitaliano. Vorrei tanto 
leggere i vostri libri, cantare 
le vostre canzoni, tradurre te 
vostre poesie. Ci riuscird». 

La conversazione si conclu
de con il giudizio che danno 
degli studenti vietnamiti i lo
ro professori sovietici, i com
pagni Kobilanski, Canestri, 
Greisbord, Krassova, Proko-
po^ic, Petrova: un giudizio po-
sitivo, che riconosce Fimpe-
gno e la serieta di tutto il 
gruppo. Chiediamo ancora: 
«Che cosa vorreste fare una 
volta tomati nel Vietnam?*. 
cVorremmo insegnare Fitalia
no e tradurre » e aggiungono: 
« Ma per ora pensiamo all'ob-
blettivo piu importante e piu 
urgente, quello della difeat 
del paese e della conquista 
della pace. II resto verra da 
solo*. 

Carlo Benedttt i 


