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La memorabile mostra antologica del grande scultore a Firenze 

Potenza di Henry Moore 
Mezzo secolo di lavoro di un gigante dell' immaginazione: una fantastica 
spola fra presente e passato - L'arte di un umanista di tipo nuovo che ha 
trovato una sublime forma serena del tragico moderno - ll mondo e la sforia 

Dal nostro inviato 
FIRENZE, maggio. 

Questa memorabile mostra 
antologica di Henry Moore. 
allestita al Forte Belvedere, 
comincia veramente a vivere 
dopo che, finite feste e ceri-
monie. tutte queste forme 
ideate da un gigante dell'im-
maginazione in mezzo secolo 
di lavoro. sono lasciate sole, 
alte su Firenze. Alio scul
tore stesso la mostra, qui al 
Forte di Belvedere, sembrd 
una sfida e lo disse con la 
umilta che e dei veri creatori. 
La sfida Moore l'ha vinta. E 
chi voglia sincerarsene e av-
vicinarsi a uno dei piu ener-
gici dialoghi poetici tra pre
sente e passato che un ar-
tista moderno abbia aperto, 
venga qui al Forte dove, in 
forme di statue, decenni gran-

di e terribili della nostra vita 
sembrano calati come una 
spedizione marziana. C'e tem
po fino a tutto settembre. 

Ho visto la mostra tra gi-
gantesche gru che facevano 
volare altrettanto giganteschi 
pezzi di statue: sembrava un 
cantiere industriale, non una 
mostra. Batteva una pioggia 
secca da nuvole basse e neb-
biose e un vento duro e ge-
lido. Sulle Figure giacenti. 
1'acqua precipitava tra i pos-
senti volumi a mulinello quasi 
corresse tra masse monta-
gnose. Dallo Scudo del guer-
riero morente 1'acqua cadeva 
nella buca come in un cra
nio dissepolto Non avevo mai 
capito quanto e come poles-
sero essere soli e separata un 
uomo e una donna che pure 
stanno vicini per abitudme 
umana o sociale. prima di 
vedere II Re e la Regina 
voltare l e ' spalle a Firenze 
nella nebbia, soli e separati 
come soltanto lo sono i po-
tenti di Shakespeare. Crede-
temi. uno spettacolo che la-
scia senza fiato. 

Settimo figlio di un nnna 
tore di origine irlandese. Moo
re e nato a Castleford. nel 
distretto minerano dello 
Yorkshire, il 30 luglio 1898 
Nella sua vita, nel suo la
voro non ci sono dispersiom 
e distrazioni Dopo I'esperien 
ta della guerra — fu intossi 
cato dai gas - si trasferi 
a Londra nel 1921. Al Bri
tish Museum fece una sco-
perta dopo l'altra: Sumeri. 
gli Egiziani. gli Etruschi. i 
frammenti del Partenone. i 
messicani dell*- civilia Olme 
ca. Maya e Azteca per i qua-
li la scultura gli v svelo mo 
dernamente e non accademi 
camente. in tutto i suo potere 
immaginativo integralmente 
tridimensionale. o ancora le 
sculture ciclatiche 

Aveva 27 anni <<uando fece 
H primo viaggio in Italia' 
a Roma. Pi>a Sifna. Firen 
ze. Assisi Padova Ravenna 
e Vonezia Nei suo. fitti tac 
cuini uno studio di Giotto sta 
assipme a t:no da sculture 
africane Era oartito con in 
mente la chiarezza della for 
ma autonoma di Brancusi e 
il rivrluz'onarm modo di ve 
ctere e di costruire cubista. e 
toopri Masaccio e se ne inna-

moro per il modo perentorio 
con cui gli uomini entrano 
nella storia. agiscono. occu-
pano e tengono lo spazio ter-
restre. Torno a Londra che 
non riusciva piu a ordinare 
i tempi e i pensieri, a la-
vorare. Supero la crisi nel 
contatto con i materiali della 
scultura. nel lavoro quotidia-
no. nel rifluire della sua nuo-
va cultura nella grande visio-
ne della natura e nella os-
servazione delle piu piccole e 
comuni forme organiche. 

La prima mostra importante 
fu. nel 1931. alle Gallerie Lei
cester di Londra: trovd esti-
matori ma gliene dissero an-
che di tutti i colon, lo tac-
ciarono naturalmente da «im-
morale > e da < bolscevico > 
per la « bruttezza * delle scul
ture. lo ritennero indegno di 
insegnare al Royal College of 
Art. 

Nel 1929. il matrimonio con 
Irina. porto nuovi contenuti 
umani nella sua scultura (al-

tri tenerissimi saranno por-
tati, assai piu tardi, nel 1946. 
dalla nascita di Mary, unica 
figlia). La vita di guerra a 
Londra, quando la citta intera 
si trasferi nei budelli della 
metropolitana. gli ispiro i tra
gic!. grandiosi disegni che so
no tra le cose sue piu poe-
tiche e famose. Altra serie 
importante di disegni. quella 
sulle miniere, e pure di que-
sto periodo. La prima grande 
mostra antologica fu quella 
organizzata. nel 19-16 dal Mu
seum of Modern Art di New 
York. Nel 1951. data della 
grande mostra alia Tate Gal
lery, fece un viaggio in Gre-
cia e ripenso la scultura greca 
vista da giovane al British 
in relazione al Partenone ed 
ai grandi spazi storico - natu-
rali. Tra i riconoscimenti in-
ternazionali che si moltipli-
cano nel nostro dopoguerra e. 
nel 1948, qtiello del premio 
internazionale di scultura alia 
Biennale di Venezia. 

Tutti i moment! creativi 
Di fronte alia propria ere-

scita poetica. di fama e di 
mercato. Mcore s: comporta 
con serenita. non perde la 
bussola. non diventa 1'istitu 
zione di se stesso. La sua 
stessa figura fisica ha oggi 
qualcosa della pulizia e della 
serenita dei suoi pensieri lun 
go mezzo secolo, della sua 
integrita di costruttore e di 
lavoratore. Nelle lotte artisti-
che ebbe ed ha una posi-
zione equiiibrata. non setta-
ria: gia negli anni trenta. 
mentre collabnra al manifesto 
astratto Circle di Gabo, Ni
cholson e Martin del 1937. 
partecipa a grandi mostre 
surrealiste: e si pud dire, an-
che se e determinante l'in-
fluenza della poetica surrea
lists sulla sua arte organica. 
che la sua equidistanza e 
senza contraddizione. Da al-
cuni anni nassa lunghi pe-

riodi estivi di lavoro e di 
riposo a Vittoria Apuana a 
Forte dei Marmi e I'ltalia gli 
e sempre piu familiare e cara. 

Nella mostra sono rappre-
sentati tutti i suoi momenti 
creativi piu tipici tra il 1922 
e il 1970 (le sculture mo
numental]' sono sistemate al-
l'aperto. quelle medie e pic
cole, con i disegni e la grafi-
ca. nelle stanze del Forte). Le 
sculture. in tutte le tecniche 
e in tutti i materiali predi-
letti da Moore, sono ben 168: 
non credo ci sia un altro scul
tore contemporaneo di cui e-
sperienza e immaginazione dei 
materiali e delle forme siano 
altrettanto ricche e proiettate 
in piu direzioni proprio come 
un organismo che non si stan-
ca mai di crescere. avanzare. 
attaccsre. difendersi. e si con-
solida sulle sue stesse ceneri 
e sul suo stesso scheletro. 

Immagini di tensione 
Henry Moore cresce su se 

stesso. facendo una fantastica 
spola tra presente e passato. 
Vicino a una sua scultura — 
anche le piccolissime sono 

monumental! e in una foto-
grafia non si pud giurare sul
le dimension! reali — si pro-
vano strane impressioni come 
se la forma, pure cosi ener 
gica e potente fosse sostan 
zialmente ambigua. non finita 
e in formaziono cosi come e la 
nostra vita e il nostro tempo 
storico Si pud pensare di 
stare vicino s una macchina 
dell'avvenire o piu semplice 
mente sotto I'ala d. un « jet» 
e. alio stesso tempo, sotto 
un osso di uno di quei gi 
ganti di cui favoleggia la sto 
ria dell'infanzia Ji tutti i po-
poli Si pud pensare di pe-
netrare nelle volute della ere 
scita di un organismo in fe-
lice espansione e. alio stesso 
tempo, di f ruga re con lo 
sguardo in un fossile. 

La statuaria organica di 

Moore d Parte di un grande 
tragico. di un umanista di 
tipo nuovo che ritiene fonda-
mentale dell'esperienza con 
temporanea la dimensione in
dustriale e tecnologica 

Paul Eluard disse del gran 
de surrealista Max Ernst che 
era un vecchio fatto di molti 
fanciulli; a maggior ragione 
si potrebbe oggi dire questo 
di Henry Moore. Comr Max 
Ernst, coi suoi g.ardini. era 
c gobe avions », un mangia-
aeroplani. Moore pud essere 
detto uno straordinario man-
gia-macchine. Dalla tecnolo-
gia stessa della natura e dei 
suoi infiniti organismi. piccoli 
e grandi. Io scultore ricava un 
senso molto ricco. quasi ine 
sauribile, della crescita e del
la evidenza delta forma. 

II mondo e la storia del 
Cuomo appaiono in formazio 
ne. In questa fnrmazione non 
ci sono forme belle ma sol 
tanto forme necessarie. quelle 
che si modellano daU'armo-

nia e dal conflitto dell'orga-
nismo • con Io spazio e con 
se stesso. L" immagine' del 
grembo. di una forma che ne 
contiene e ne alleva un'al-
tra. ricorre continuamente co
si come ricorre il rapporto in-
terno-esterno come forma di 
una profondita dell'io che vuo-
le affiorare da sotto mille 
strati. 

Moore e un grande poeta 
degli scheletri: negli scheletri 
degli organismi. perd. non ve-
de la morte ma le forze lon-
tane che li hanno fatti cre
scere e formare. Ama. sulle 
superfici dei volumi, le pie-
ghe come fossero linee di 
forza che rendono evident! le 
correnti e le eruzioni pro-
fonde dell'eros e della storia 
umana. Nella forma piu fred-
da di un lunare. dice Moore. 
ci fu un vulcano. 

Lo scultore accenna conti
nuamente al futuro con le 
sue sculture organiche: e 
sempre, neU'immaginazione 
poco o molto tecnologico. ato-
mico, spaziale, ma anche le 
piu straordinarie avventure 
deU'immaginazione e del la
voro umani trapassano, poco 
o molto in immagini di paura. 
di violenza. di antica natura 
tra la roccia e la carcassa. 
Spesso la prefigurazione ha 
un'« aura » luttuosa. 

La forma umana e un'os-
sessione poetica ma immagi-
nata. sempre cosi modellata 
nei conflitti della vita che 
piglia forme impreviste, irre-
golari e ambigue anche se 
mai mostruose. Credo che 
Moore cerchi spesso di libe-
rarsi della inquietudine con-
temporanea e di arrivare a 
delle sculture molto costruite 
e serene come pud esserlo 
una semplice roccia in fac-
cia al mare, ma le sue crea
ture figurate non sono imma
gini di liberazione umana. so
no immagini di tensione e di 
k>tta per la liberazione. e mol
to spesso con esito tragico. 

Si pud dire, qui su questo 
infinito spazio del Forte di 
Belvedere che sembra un pun-
to supremo *Jel Mediterraneo 
creativo. che Moore abbia tro
vato una sublime forma se
rena del tragico moderno. che 
sia il poeta dei grandi ossi 
della storia ma non della car-
ne. e che la sua forza co-
struttiva ci inviti alia natu 
ralezza come a una neces
sity dei tempi modemi 

Rispetto al diffuso utilitari-
smo e consumismo dell'attuale 
produzione artistica interna
zionale. Henry Moore sembra 
ripetersi per varianti. ma e 
il ripetersi di uno che cre
sce con pensieri necessari. Di 
qui quella che si pud dire la 
inesauribilita visiva delle sue 
forme con I? madre e il fi 
glio, con le figure giacenti. 
con i gruppi familiari. con il 
re e la regina. con le teste-
elmi fino alia terrificante im 
magine di Energia nucleare 
del 1964 65 

Dario Micacchi 
Nella foto in alto: c Standing 
figure», una delle opere di 
Henry Moore espotte al For
te dl Belvedere 

Una intervista del presidente del FNL del Sud Vietnam alllnviato dell#«Humaniti» 

Per tetex. attravBrso 117" aaraleta 
Da una delle zone liberate dai partigiani Nguyen Huu Tho rispande alle domande di Madeleine 
RiKaud, che si trova ad Hanoi - «La nostra atfuale offensive e la contmuazione di quella del let 
del '68; il crimine dell'America e inespiabile, ma Nixon si illude: la guerra del popolo e invincibile » 

L'intervista che pubblichia-
mo fe stata concessa da Ngu
yen Huu Tho. presidente del 
Fronte nazionale di liberazio
ne del Sud Vietnam, alia gior-
nalista francese Madeleine Rif-
faud, lnviata ad Hanoi dal quo-
tldiano del PCP VHumanitd. 
II colloquio si e svolto per 
telex: l'intervistatrlce si tro
va va ad Hanoi, Nguyen Huu 
Tho in una zona liberata del 
Sud Vietnam da dove sta di-
rigendo l'azlone delle forze 
popolari. Ecco il testo del 
colloquio. che 6 stato pubbll-
cato saWHumaniti del 18 mag
gio scorso. 

RIPPAUD — Signor presi
dente, vi ringrazio d'aver ac-
cettato di accordarmi questa 
intervista attraverso il 17.mo 
parallelo e grazie ai telex del-
YAgenzia liberazione e della 
Agenzia vietnamita d'informa-
zioni. L'ultima volta che ho 
avuto l'onore di Intervistarvi 
era il dicembre del 1964. nel
la giungla sud-vietnamita. nei 
pressi di Binh Gia. La « guer
ra speciale» era stata scon-
fitta. Ricordo che allora mi 
avevate detto: «Centinaia di 
migliaia di soldati americani 
potrebbero sbarcare nel Sud 
Vietnam. Siamo pronti a ri-
ceverli. Qualunque sia la du-
rata della guerra. quali che 
siano 1 mezzi di pressione 
militare deirimperialismo USA 
contro il nostro popolo. sia
mo pronti a combattere per 
il tempo che occorrera: una, 
due generazioni se sara ne-
cessario. Non deporremo le 
armi che il giorno in cui 1'ul-
timo aggressore avra abban-
donato il nostro suolo. La no
stra vittoria e certa ». 

Nel corso di questi anni. 
ho potuto cogliere tutto il 
senso delle vostre parole; ho 
appena letto il comunicato 
del GRP che fa il bilancio 
delle vittorie ottenute dalle 
forze popolari dal 30 marzo 
al primo maggio. Potete dir-
mi come e perche il popolo 
e l'esercito di liberazione sud 
vietnamiti sono riusciti ad ot-
tenere questi brillanti succes-
si che hanno stupito gli stes 
si americani? 

NGUYEN HUU THO — La 
nostra attuale offensiva e la 
continuazione degli attacchl e 
delle insurrezioni simultanei 
del Tet del 1968. L'abbiamo 
lanciata perche Nixon ha scel-
to di continuare la guerra at
traverso la «vietnamizzazio-
ne» e di rifiutare ogni serio 
negoziato alia conferenza di 
Parigi, resoingendo mese do
po mese il ponte tesosli dal 
GRP. dal luglio del 1971. con 
il piano di pace in sette pun-
ti che dimostrava ulterior-
mente la nostra buona volon-
ta. La Dace attendeva dietro 
la porta socchiusa. Nixon ha 
sbattuto deliberatamente que
sta porta. Ha preferito ad 
una pace onorevole la conti
nuazione della scalata. la guer 
ra d'aggressione. Non ci e ri 
masta cosi altra strada chp 
combattere. In questa offen 
siva troviamo aiuto nell'espe 
rienza millenaria del nostro 
popolo per quello che riguar-
da la lotta contro l'aggressio 
ne straniera e. piu recente 
mente. in quella dei trentun 
anni di guerra del popolo per 
1'indipendenza. dai giomi del
la resistenza ai fascisti giap-
ponesi fino ad oggi. 

La nostra forza e la linea 
giusta e sperimentata del PNL 
e del GRP; troviamo appog-
gio nell'aiuto incondizionato 
dei nostri compatrioti del 
Nord. nel sostegno e nella 
serrata solidarieta dei popo 
11 frateJli della Cambogia e 
del Laos. Abbiamo il soste
gno e l'aiuto efficaci dei pae 
si socialist!, dei govemi e dei 
popoli progressisti del mondo. 

RIFFAUD — Secondo la pro 
paganda americana. la poli
tico di a vietnamizzazione » e 

di « pacificazione » seguita da 
Nixon avrebbe posto fine al
ia guerra, presto. In realta, 
nella vita quotidiana cosa ha 
rappresentato questa politica 
per il popolo del Sud Viet
nam? 

NGUYEN HUU THO — Una 
intensificazione ed un prolun-
gamento della guerra, accom-
pagnati da crimini senza pre
cedent contro i civlli. Per 
esempio, dal 17.mo parallelo 
a Saigon, voi non rlconosce-
reste le regioni che avete per-
corso nel 1964-'65. Sono state 
bombardate a tappeto giorno 
e notte dagli aerei america
ni, compresi i B 52. Bombe 
al napalm e prodotti chimici 
hanno trasformato queste re
gioni popolate in zone deser-
tiche. La guerra di distruzio-
ne aerea, condotta con stru-
menti elettronici, aveva l'ob-
biettivo di cacciare la popo-
lazione verso i centri di con-
centramento. 

L'« urbanizzazione forzata » 
b stata portata avanti anche 
con 1'impiego di elicotteri che 
strappavano la popolazione 
dalla sua terra. Innumerevo-
li assassinii sono stati com-
messi nel corso delle opera-
zioni «Phoenix». La sempli
ce volonta di genocidio e sta
ta abbondantemente superata 
da Nixon: 1'imperialismo ha 
anche programmato la distru-
zione del suolo. Per quantl 
anni sara impossible colti-
varlo? Un tale biocidio e sta 
to denunciato da numerosi 
scienziati negli stessi Stati 
Uniti. 

La «pacificazione accelera-
ta» e stata un pretesto per 
massacri di cui l'Europa ha 
avuto solo una debole imma
gine con lo scandalo di Song 
My. Restano i soprawissuti: 
sradicati. ammassati nei cam-

pi attorno alle citta, centinaia 
di migliaia dl contadini han
no perso le fontl di vita, 
la terra, e non appartengono 
piu ad alcuna classe sociale. 
Per la lore sopravvivenza di-
pendono completamente dagll 
americani. II n<tmico organiz-
za razzie fra questi « rifugia-
ti » alio scopo di avere reclu-
te per la « vietnamizzazione ». 
Cosi i giovanl, daU'eti dl tre-
dici anni. sono strappati alle 
loro famiglie. Le donne sono 
gettate nella prostituzione. 

Potrel parlarvl per ore su 
questo argomento poco noto 
in Europa e soprattutto pres-
so il popolo americano. Ve-
dete, si potra sempre rico-
struire 1 beni materiali di-
strutti, ma l'uomo schernito, 
aifamato, umiliato, sradicato 
dal suo secolare modo di vi
vere... Non parlo solo del 
morti, che non potranno re-
suscitare. ma della dignita 
umana dei vivi. Parlo dell'av
venire della nazione vietna
mita, dei pianl dl Nixon per 
la distruzione della societa 
vietnamita. Penso agli adole
scent! rapiti, nelle citta occu-
pate e nei campi, che gli 
istruttori abituano ad uccide-
re freddamente a colpl di pl-
stola i maiali, i cani, e che 
portano nelle operazioni per 
insegnare loro a torturare ed 
uccidere altrettanto fredda
mente dei prlgionieri che so
no loro compatrioti. Nixon 
ha voluto dividere i vietna
miti, li ha fatti combattere 
gli uni contro gli altri. E* 
un crimine inespiabile. A Sai
gon tutto e fatto per spor-
care l'anima dei nostri compa
trioti. La religione, la morale 
elementare sono sporcate, di-
storte dal loro significato. 
Centinaia di migliaia di pa
tr iot che si sono opposti al- • 

la politica USA d'aggressione 
sono in galera, nelle gabble 
delle tlgri... Conoscete 1 re-
centi massacri nella prigione 
dl Phu Quoc. 

RIFFAUD — Tutto 11 nord 
del Vietnam del Sud 6 llbe-
rato, due milioni dl contadi
ni sono tornati nei loro vil-
laggl di origine. Insurrezioni 
popolari dl massa, come nel
la provincia dl Binh Dinh, 
sono state capaci — ml si 
dice — con la sola guerri-
glia e l'aiuto delle forze re
gional! dl spazzare via dalla 
loro provincia postazionl, sot-
to-settori e settori militarl ne-
mici e di tagliare le vie di 
comunicazione, malgrado il 
mass ice io intervento dell'avia-
zione americana. In che mo
do uomini e donne poco ar-
mati sono riusciti a compie-
re imprese cosi considerevoli? 

NGUYEN HUU THO — La 
guerra del popolo e invinci
bile. Non hanno limite l'eroi-
smo e l'abilita di migliaia dl 
persone decisamente impegna-
te da anni nella lotta politi-
co-militare e galvanizzate dal-
l'odio verso il nemlco che ha 
commesso contro di loro e le 
loro famiglie i crimini di cut 
vi ho appena parlato. Devo 
confessarvi che certe volte le 
imprese ed il coraggio quoti-
diani del nostri compatrioti 
nella organizzazione della re
sistenza, la loro pazienza nel 
dolore e la loro lucidita stu-
piscono anche me. Gli aggres-
sorl americani non sono mai 
stati capaci dl capire, malgra
do i loro perfezionati cervelli 
elettronici, che la volonta in-
crollabile del popolo vietna
mita di vivere libero ed indi-
pendente sconfigge la forza 
brutale. 

La giornalista francese Madeleine Riffaud fra i combattenti del FNL nel Vietnam del Sud 

Un prezioso contributo alia storia dell#antifascismo nelle Marche 

La stampa comunista clandestina 
L'intreccio tra il movimento di liberazione e la lotta per la ricostituzione di un blocco operaio-con-
tadino, il maggior risultato della Resistenza marchigiana, nella documentazione di Paolo Giannotti 

Con questo suo volume su 
• Stampa operaia e classi so-
ciali nella lotta clandestina », 
(I* 2.800, Argalia editore, Ur-
bino), seppure riferito alia so
la regione marchigiana, Paolo 
Giannotti rispetta con scrupolo 
e intelligenza gli scopi che 
si prefigge il « Centra studi» 
urbinate nell'affrontare la sto
ria dell'antifascismo e del mo
vimento di liberazione. 

Si tratta di una ricca do
cumentazione della stampa 
comunista pubblicata durante 
il ventennio e nel corso della 
lotta armata contro tedeschi 
e fascisti, raccolta negli ar-
chivi di Stato e in quell! delle 
organizzazioni del PCI anche 
su suggerimento di alcuni fra 
i compagni piu in vista della 
Resistenza nelle Marche. Una 
documentazione che va ben 
oltre il dato puramente ideale 
e militare e che affronta, nei 
testi riprodotti, una serie di 
question! social! e politiche da 
cui si ricava che. gia nella 
clandestine dei prim! anni e 
soprattutto nella guerra anti-
nazista, i comunisti marchi 
giani erano andati affrontan 
do vast! e profondi problem! 

Ci riferiamo. in partlcolare. 
alia questione delle alleanze 
fra opera! e contadini che ha 
sempre rappresentato i! punto 
fosale dello sviluppo della po
litic* del PCI In una regione 

d'ltalia prevalentemente agrl-
cola e mezzadrile. «Bandtera 
Rossa — scrive 1'A. nella 
breve prefazione, citando uno 
dei fogli piu gloriosi della Re
sistenza marchigiana — e la 
espressione di un movimento 
piii maturo, piu attento ai pro
blem! sociali ed alle alleanze. 
Non a caso sara proprio essa 
a porre il problema delle 
masse con tad ine e a lavorare 
per un loro recupero, in so-
stanza a gettare le basi del 
maggior risultato della Resi
stenza marchigiana: la rico
stituzione del blocco opera io-
contadino ». 

La nostra storia. nella re
gione indicata, comincia dun 
que in tempi ormai Iontani. 
ma il fatto che la stampa co
munista edita durante il fa-
scismo e la dominazione na 
zista sia gia cosi precisa nel
la analisi di una complessa 
realta economico-sociale sem
bra a noi ancora piu signi
ficative. E sotto questo pro-
filo 11 volume di Argalia ap-
pare oltrettutto di una attua
lita estrema. 

Sara dopo la Liberazione 11 
momento piii aspro della lotta 
contadina contro l'istituto 
mezzadrile (ripresa e svilup-
pata su basi piii avanzate fino 
ad oggi). Sara in seguito, con 
le prime battaglie per la terra 
e con le successive lotte per 

la riforma, che la questione 
contadina nelle Marche verra 
posta con precisione e impe-
gno maggiore. Ma e interes-
sante che nel febbraio del 
'44 un contadino della Valle 
del Foglia (Pesaro) abbia po

tuto pubblicare sulVAurora 
(altro foglio clandestino del 
PCI), un'analisi molto pun-
tuale sulle misere condizioni 
del mondo contadino, affer-
mando fra I'altro che le « re-
galle* non dovevano essere 
date ai proprietari terrleri, 
ma vendute a prezzi ragio-
nevoli agli operai. 

•Compagni contadini — 
scriveva ancora quel conta
dino del Foglia — ricordia-
mo che se oggi l l talia e 
soggiogata dai tedeschi che 
seminano la strage e la mor
te, la colpa e dei fascisti, ma 
maggiormente la colpa e dei 
padroni che il fascismo han
no voluto per tenercl schlavi ». 
E poco piii tardi Bandtera 
Rossa affrontava la questione 
in un editoriale, ponendo, fra 
I'altro, esplicitamente I'esi-
genza di «rived ere 1 patti 
colonic!». 

Questi sono solo alcuni ac-
cenni suirinteresse e I'impor-
tanza politico • storica della 
stampa comunista clandestina 
pubblicata nelle Marche. La 
raccolta che ci offre Gian
notti • l* problematic* che 

i giomali comunisti deU'epo-
ca presentano, con un intrec-
cio sempre piii significativo 
fra la lotta antifascista e il 
ruolo delle classi social!, sono 
molto piii ample e degne di 
riflessione, anche per com-
prendere meglio le ragioni 
profonde della nostra continua 
avanzata in questa fascia del-
•Italia centrale. 

Sirio Sebastianelli 

E' morto 
il poeta 

Day Lewis 
LONDRA, 22 

II poeta Inglese Cecil Day 
Lewis e morto oggi all'eti 
di M anni. Ex professore di 
poetia all'Universita di Ox
ford era stato nominato poe
ta laureato il 1. gennaio 19M 
alia morte di John Mase-
field. Era anche un proliflco 
scrittore di libri gialli con 
lo pseudonlmo di Nicholas 
Blake. Le sue opere poeti-
che magglori sono • Visit* 
In Italia s e c Inlroduzione 
alia morte >. 

RIPPAUD — Molti soldati 
fantocci, Intere loro unlta, so
no statt guadagnati alia vo-
stra causa. Ci sono anche uf-
ficiali di alto rango? 

NGUYEN HUU THO — Era-
no in un vicolo cieco. Certi 
militarl hanno scelto la sola 
strada che restava loro, altri 
avevano cercato di raggiun-
gerci da tempo. Tutti sape-
vano che il GRP ha sempre 
applicato verso quelli che ven-
gono da noi una politica di 
clemenza, una politica uma
na, tenendo in conto il futu
ro di un Sud Vietnam padro
ne della sua sorte in cui 
chiunque, quale che sia il suo 
passato, ma deciso sincera-
mente ad agire per la sovra-
nita nazionale, la democrazia 
e la neutrality avra il suo 
posto. 

RIFFAUD — E* vero, signor 
presidente, che le forze ar-
mate popolari di liberazione 
hanno catturato militari ame
ricani, nel corso di questo 
primo mese d'offensiva? 

NGUYEN HUU THO — E' 
vero. 

RIFFAUD — Cosa pensate 
del siluramento da parte di 
Thieu dei generali Hoang 
Xuan Lam e Vu Van Giai? 

NGUYEN HUU THO — II 
responsabile della sconfitta 
sul fronte di Quang Tri e 
innanzitutto Thieu che ha di-
scusso i piani delle opera
zioni con i suoi padroni ame
ricani. Ma Nixon e il princi-
pale responsabile dello sban-
damento delle truppe di Sai
gon e del fallimento della 
«vietnamizzazione». In un 
mese la nostra offensiva ha 
completamente modificato la 
situazione. Nixon cerca di sal-
vare la faccia gettando la re 
sponsabilita sulla amministra 
zione di Saigon. 

RIPPAUD — Qual e stata 
la reazione del popolo de 
Sud Vietnam al discorso d 
Nixon dell'8 maggio? 

NGUYEN HUU THO — La 
indignazione. E' l'indignazione 
che domina. Nixon, con la sua 
decisione di impegnarsi in 
nuove misure di guerra, da 
una prova del fatto che con
tinua a pensare di poter ri-
mediare con queste misure 
alia situazione sul terreno, che 
si evolve ogni giorno a suo 
svanta?gio. Continua a colti-
vare l'illusione di poter pre-
mere su di noi con la forza. 
di intimidirci. Dimostra un 
disprezzo completo non solo 
dei diritti fondamentali dei 
popolo vietnamita, ma anche 
dei popoli del mondo. com 
preso quello americano, e del
le leggi internazionali. Dopo 
il discorso di Nixon, la de 
terminazione di tutto il po 
polo vietnamita, del Sud eo 
me del Nord, nel difendere 
il suo buon diritto. si e raf-
forzata. Nixon parla in con 
tinuazione, tentando di giusti 
ficare i suoi crimini, della 
sua volonta di preservare lo 
onore ed il prestigio della 
America. Ma non si e piutto 
sto tentati di credere che egl-

cerchi un risultato totalmen 
te opposto? L'onore degli Sta 
ti Uniti consiste nel porre f: 
ne a questa politica sbaglia 
ta, a questa guerra impopo 
lare ed immorale e nel r 
spettare, mfine, il diritto de 
popolo vietnamita di esser-
padrone a casa sua. 

RIFFAUD — Signor pres 
dente. poiche ho la fortuna 
di parlarvi, mi permetto una 
domanda personale. Senza 
chiedervi di infrangere segre 
ti militari. posso avere not!-
zie del reggimento che aveva 
accettato di accompagnarm: 
nel mio viaggio al Sud, nel 
gennaio del '65? Piu precisa-
mente mi riferisco all'unita d: 
La Hong Ngo ed al mio f:-
glio adottivo M. Hai, ferito per 
gia cinque volte in combat-
timento. Aveva allora venti-
cinque anni. Come si sono 
comportati questi ragazzi ne: 
l'offensiva? Stanno bene? 

NGUYEN HUU THO — J. 
reggimento di cui mi parlate 
e attualmente impegnalo in 
uno dei fronti del Sud Viet
nam. I nostri soldati combat-
tono con l'entusiasmo della 
gioventu. una gioventu che 
ha gia i suoi galloni dl we-
terani. A dire il vero. in que
sti giomi di irreversibili vit
torie, malgrado i crimini de
gli americani. anche i vecchi 
hanno ritrovato i loro venti 
anni. Essi vedranno il loro 
paese liberato. Vi prometto 
che vi daro informazioni su 
vostro figlio. Senza dubbio si 
e compqrtato come i suoi 
compagni del fronte di Quang 
Tri. Da noi — lo sapete — 
l'eroismo e un fenomeno col-
lettivo. 

RIFPAUD — Vi rmgrazio, 
signor presidente. Ancora una 
domanda: le radio occidenta-
li pretendono che il GRP ab
bia l'intenzione di stabilire la 
sua capitale provvisoria ad 
Hue. Cosa se ne pud pen
sare? 

NGUYEN HUU THO — Sie-
te venuta da noi nel 1965. ave
te visto come il FNL rico-
prisse gia il ruolo di un go-
verno, con tutte le funzioni 
di un govemo. Avete visto 
come dirigesse la guerra di 
liberazione ed insieme orga-
nizzasse e migliorasse conti
nuamente la vita quotidiana 
della popolazione. Le condi
zioni della guerra sono oggi 
piu difficili. ma da parte no
stra abbiamo piu esperienza 
e le nostre infrastrutture so
no piu solidamente ancorate 
fra la popolazione. II GRP 
non ha bisogno di aspettare 
la liberazione di alcune fran-
di citta per adempier* i f tuo 
ruolo elf«Mt% 


