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LA RESISTENZA 
IN CAMPO 

Una ricerca filologicamente assai accurafa ci resti-
tuisce la fesfimonianza di due anni di guerra popo-
lare confro il fascismo e il nazismo • II signifi-
cato unitario della grande insurrezione anfifascista 

Trecentosette documenti 
dello Stato Maggiore della 
Resistenza, con un'appendi-
ce di alcune altre decine, 
dei mesi prccedenti la co
stituzione del Comando ge
nerale del Corpo volontari 
della liberta: ed ecco il 
panorama pressoche comple-
to degli atti militari com-
piuti da quel comando su
premo che guido la Resi
stenza italiana. 

E' stata una ricerca non 
facile per Giorgio Hochat 
(Atti del Comando generale 
del Corpo volontari della li
berta. Giugno 1944-Aprile 
1945. Prefazione di Ferruc-
cio Parri. Istituto per la sto-
ria del movimento di libe-
razione in Italia, Franco An-
geli editore, Milano, 1972, 
pp. XII-705, lire 12.000) che 
poteva contare, e vero, su 
una vecchia edizione degli 
Atti comparsa nel 1946, ma 
nella quale in totale i docu
menti erano 172 e distribui-
ti anche con diverso crite-
rio. Ora non solo il numero 
dei < pezzi» e quasi raddop-
piato, per merito di una ri
cerca in profondita estesa 
dall'Archivio dcll'Istituto na-
zionale alle raccolte docu-
mentarie degli Istituti regio-
nali e provinciali, ma il cu-
ratore, di fronte a piu co-
pie e diflferenti testi dello 
stesso documento, ha cer-
cato di fornire la versione 
filologicamente e politica-
mente piu probabile per ri-
salire alia lezione originate. 

A parte questo aspetto del 
lavoro, che dimostra la se-
rieta dell'impegno del cu-
ratore e dell'Istituto per il 
quale ha eseguito la ricer
ca, resta il valore di conte-
nuto della raccolta di questi 
Atti che sono la testimo-
nianza di due anni di storia 
della guerra popolare con-
tro fascismo e nazismo, ma 
anche un contributo alia sto
ria interna degli organismi 
che quella guerra diressero. 

In una trentina di pagi-
ne, Rochat ha delineato le 
vicende del Comando gene
rale del Corpo volontari 
della liberta, abbracciando 
anche i preliminari della co-
stituzione ufficiale dell'orga-
nismo che nacque, al verti-
ce, soltanto nel giugno 1944, 
preceduto da un comitato 
militare che opero, fra non 
facili scogli, fin dal settem-
bre 1943. 

La raccolta riguarda gli 
atti del Comando a partire 
dal giugno, fino al momento 
della liberazione, ma due 
nutrite appendici completa-
no il quadro, fornendoci la 
documentazione dell'attivita 
e delle polemiche, superate 
con un notevole sforzo di 
volonta di collaborazione fra 
azionisti e comunisti, sul 
primo comitato militare, 
quello che lascio il posto al 
comando generale. In parti-
colare, la seconda appendi-
ce riguarda la conclusione 
dell'esistenza del Corpo vo
lontari della liberta, a libe
razione awenuta. 

Nel momento 
piu grave 

Nell'arco racchiuso fra 
questi due momenti, la ge-
nesi e lo scioglimento, stan-
no i documenti che sono la 
storia stessa del Comando. 
Si e ripetuto molte volte 
che la coesistenza di partiti 
con origini diverse, con stra
tegic diverse e con tattiche 
a volte persino antitetiche, 
non fu facile. Bisognerebbe 
dire che fu difficilissima. 
Lo testimonia persino il fat-
to che del documento an-
nunciante la fondazione del 
Comando generale del CVL 
esistano piu minute, piu re-
dazioni, sulle quali si discus-
se a lungo, tanto che 1'an-
nuncio ufficiale della costi-
tuzione del comando awen-
ne soltanto il 19 <*:ugno. 
mentre 1'approvazionc da 
parte del Comitato di libe
razione per I'AIta Italia era 
awenuta il giorno 10. 

Ma perche si giunse alia 
costituzione di que! coman
do in quel momento? Per 
una somma di condizioni 
che erano maturate nella 
primavera del 1944 quando 
si comprese che bisognava 
superare, come dice Rochat, 
il momento di piu grave la-
cerazione all'interno del Co
mitato militare Alta Italia 
e rilanciare l'organizzazione 
unitaria di comando; perche 
1 comunisti propugnavano 
un comando unico; perche 
gli azionisti vi vedevano la 
confer ma di una loro tesi; 
perche si prevedeva un'avan-
zata degli alleati rapida e 
sollecita, ed all ora era ne-
cessario che essi si trovass**-
ro di fronte, interlocutore 
autorevole, un comando mi
litare partigiano, unito c ca-
pace di sostenerc senza in-
erinature interne la respon-
nbil i ta collettiva della con-

duzione della dirczione del
la guerra militare antifa-
scista. 

Composto da Luigi Bi-
gnotti per la DC, Mario Ar-
genton per i liberali, Luigi 
Longo per il PCI, Mosna per 
il Partito socialista, e da 
Parri per il Partito d'azio-
ne, quel Comando si aggre-
go, secondo gli accordi, un 
generale, Bellocchio, quale 
consulente militare. Sostitui-
to piu tardi da Cadorna, Bel
locchio passo poi a dirigere 
il Comando Piazza di Milano 
che, scavalcando l'ordine ge-
rarchico, per comprensibili 
ragioni strategiche riguar-
danti la citta, faceva capo 
direttamente al Comando ge
nerale senza intermediazio-
ni del Comando regionale. 
Quasi subito, rappresentante 
democristiano, entrd Enrico 
Mattei per l'arresto del suo 
predecessore. 

II Comando era cosi costi-
tuito e iniziava la sua lunga, 
travagliata esistenza fino al 
giorno in cui, poche settima-
ne prima dell'insurrezione, 
perse in pratica parte del 
suo peso per la costituzione 
di un Comitato insurrezio-
nale composto dai rappresen-
tanti dei tre partiti di si
nistra. 

Sulla traccia 
dei documenti 

Dice Parri nella sua pre
fazione che »si pud segui-
re in questa raccolta arida 
di documenti il filo rosso 
conduttore del lungo e tra-
vagliato sforzo di imprime-
re e mantenere sino all'ul-
timo giorno il carattere e il 
valore unitario della insur
rezione popolare ». Ma que
sto filo rosso sara certamen-
te ancor piu evidente quan
do saranno dati alle stampe 
fra non molto due altri im-
portanti lavori: da una par
te la raccolta degli Atti del 
Comitato di liberazione na-
zionale per l'Alta Italia alia 
cui cura sta attendendo Gae-
tano Grassi, e dall'altra i 
documenti dell'archivio del
le Brigate Garibaldi. Si com
pleters il panorama della 
guerra di liberazione attra-
verso una messe di docu
menti che non formeranno 
forzatamente solo una storia 
di vertice. 

Anche queste due ultime 
raccolte saranno pubblicate 
per conto dell'Istituto per 
la storia del movimento di 
liberazione che si preoccupa 
di far uscire dagli archivi 
molto materiale documenta-
rio che serve alia storia del
la guerra di liberazione, ma 
che sollecita anche piu in 
generale studi e documenta-
zioni sulla storia d'ltalia nel 
periodo fascista. E va, ci 
sembra, in questo ambito, 
citato l'altro lavoro ancora 
di Giorgio Rochat, di non 
minore interesse e alquanto 
recente sulla guerra fasci
sta contro 1'Etiopia. 

Non proprio storia della 
guerra, ma storia di Militari 
e politici nella preparazione 
della campagna d'Etiopia, 
edito sempre da Angeli per 
conto dell'Istituto (Milano, 
1971, pp. 508, L. 6.000): si 
tratta di una ricognizione e 
ricostruzione delle fasi del
la preparazione dell'aggres-
sione fascista curata, natu-
ralmentc, dai generali, con, 
manco a dirlo, un prezioso 
contributo di Badoglio e di 
Graziani. 

Infatti, il lavoro di Ro
chat e condotto tutto sulla 
base dei documenti conser-
vati nei fondi Badoglio e 
Graziani dell'Archivio cen-
trale dello Stato pressoche 
inediti. 

II quadro che ricostruisce 
l'Autore, con i documenti 
posposti all'informato e acu-
to saggio introduttivo. non 
e certo edificante, non dicia-
mo per il fascismo, ma per 
quei personaggi, soprattutto 
militari, che tentano sem
pre di mostrarsi vergini del
le colpe dei rcgimi che ser-
vono. Rivalita e lotte furi-
bonde fra personaggi mili
tari e politici, ma anche al-
l'intemo di ognuna delle 
due categorie, per non par-
lare dcll'impreparazione e 
dello sperpcro di danaro 
pubblico o dell'enfatica adu-
lazione e piaggeria per Mus
solini. E la crudelta docu-
mentata dai piani per di-
struggere citta intere o ra-
dere al suolo intere regio-
ni, il tutto con il vergogno-
so acquiescente servilismo 
di Vittorio Emanuele nei 
confront! del suo primo mi-
nistro fascista. 

Un libro che fa parte del
ta storia militare, ma che e, 
forse piu, un contributo al
ia storia deirimperialismo 
colonialista del nazional-fa-
scismo italiano. 

Adolfo Scalpell. 

Le armi sempre piu perfezionate e sempre piu micidiali che gli Stati Uniti scagliano contro il Vi 

E arsenate del genocfclk) 
Una pioggia di bombe di ogni tipo e di ogni dimensions fino al mostro di sette tonnellate che si chiama «taglia 
margherite » - Gli esemplari disinnescati e conservati nella RDV come prova dei crimini di guerra americani -« Cra-
terizzazione » del suolo, distruzione delle dighe, caccia all'uomo sono gli spietati obiettivi dei bombardieri USA 

A SINISTRA -
Una foresta dl 
mangrovie nel 
Vietnam di-
slrutta dagli 
erblcidl. 

A DESTRA -
La « craleriz-
zazione» del 
Vietnam pro-
dotta dalle 
bombe U S A . 

Dal nostro inviato 
HANOI, agosto 

Allineate l'una al fianco del-
l'altra, disinnescate e svuota-
te dell* esplosivo, le grandi 
bombe che da dodici anni 
stravolgono 1'Indocina ed i 
suoi popoli fanno mostra di 
se nella sala a disposizione 
della commissione di inchie-
sta della RDV sul crimini di 
guerra americani. Manca so
lo la piu potente, quella da 
7 tonnellate e mezzo, il « mo
stro » oltre il quale e'e solo 
l'arma atomica. «Fino a que
sto momento — mi dice Ta 
Huyen, giovane esperto mili
tare — non siamo riusciti a 
trasportarne una dal sud, per 
le sue dimension! ed il suo 
peso, ma l'aggiungeremo pre
sto alia nostra collezione. Co-
munque, ne conosciamo gia 
tutti i segreti». 

Questo ordlgno, cui e sta
to dato il leggiadro nome di 
«taglia-margherite». puo ve
nire considerate il simbolo 
della politica di distruzione 
totale del Vietnam e delle 

--_-' • t- -x i 

In URSS e un gioco largamente popolare 

» LA FEBBRE DEGLI SCACCHI 
Nel 1925 il primo fomeo internazionale • Tre milioni di scacchisfi • L'affivifa del Club cenfrale e delle 
organizzazionj periferiche - «La diffusione di massa fa nascere i maestri» - Gare anche per i ragazzi 

MOoCA, agosto 
Recentemenie nella rivista 

scatcniiiica argeiunia «Aje 
ares» e comparso in mezzo 
ai diagraiumi eu aue aimu-
uizionx aeiie partite un an-
nuncio cunoso. vi si cnie-
ueva dove M potevano nce-
vere ie/:ioiu in nngua russ^. 
E' una piccola prova cne 
qualbicusi acactiusta beno pri
ma o poi oggi si misura con 
xa scuoia rusaa di scacciu e, 
iiaiuiumieiufc, con gu scacchi-
sti russi. Inlatti soltanto nel-
1 uKdo si contano si grandi 
maestri e 524 maestri di scac
ciu, compute bo donne. 

il paaie aella scuoia scac-
chistica russa iu xviitnau oi-
gorin (lctoo ia0«>, cne lu un 
popoiaxizzatore del gioco in 
Kussia e giunse aim unan 
monuiali m scacchi. Bencne 
lutl'allro cne ncco, Ci^uim 
mciapie&e m puooiicazione di 
uno a ociacninatnyj I«.stok» 
i« ±>'oguo scaccmstico»), che 
per aitro non visse a lungo. 
sareboe sopravvissuto, se IOS-
ae nuscito a trovare 2oO ao-
Donaii. Auesso il seilunanaie 
scacciustico moscovita «64» 
ura centomila copie, la rivi
sta ubciacnmaty v SSSR» 
l« Gli scacchi nell'URSS ») ar-
riva a quarantamila, u peno-
dico teorico «Sciachmatnyj 
Ojulleten» ne lira dodicimila 
la rivista « Sciacnmaty » di Ri
ga si dilfonde in ventinuia co-
pie e il bolletlino dei Club 
Centrale di scacchi in quin-
dicimila copie. Recentemente 
sono comparse nviste scac-
cmsiiche in Armenia e in 
Georgia E cosi, si e pas-
sati da meno di 250 copie 
a 250 mi la. 

Nel 1925 si lenne per la 
prima volta a Mosca a spese 
dello Stato un Torneo inter-
nazionale. che ebbe ampia n-
sonanza. Si manifesto una ve
ra e propria «febbre degli 
scacchi* (tale fu appunto il 
titolo del primo film scac
ciustico nella storia, girato dal 
famoso reglsta Vsevolod Pu-
dovkin). L'albergo Metropol. 
ove si svolgeva il torneo. fu 
assediato da una tale folia 
che lo si dovette far presi-
dtare dal la milizia a cavallo. 

E^sendo il gioco considerate 
un fatto culturale e pedago-
glco. presto si affermo una 
pleiade di giovani scacchisti 
di talento. a cominciare da 
Michail Botvlnnik 
Nel 1948 Michail Botvinnik di 
venne campione mondlaie. La 
Coppa Roussel per I vincl-
torl del «Torneo delle nazio-
ni» e stata assegnata dieci 
volte alia squadra sovietica. 

Nell'URSS gli scacchi sono 
inclusi nel sistema sportlvo 
statale. II comitato govema-
tivo per 1'educazione flsica e 
lo sport dellURSS e gli ana-
loghl comlUtl delle repubbll-

MOSCA — Scacchisti impegnati nel gioco in un parco 

che federate comprendono una 
sezione speciale. che si occupa 
dello sviluppo degli scacchi 
nel paese. Li assiste la pre-
sidenza della Federazione di 
Scacchi. 

Di fatto il centra dell'atti
vita scacchistica nel paese e 
il Club Centrale di Scacchi, 
che ha sede a Mosca. Esso 
coordina il lavoro di tutti gli 
altri club, pubblica per loro 
testi orientativi ed e Teditore 
di un boilettlno mensile, che 
riporta resoconti della vita 
dei club. In questa pubblica-
zione molto posto appartiene 
alle partite per corrisponden-
za. che danno agli scacchi
sti dei piu lontani angoli del 
paese la possibilita di affron-
tare forti rivail. 

I membri del Club Centrale 
versano una modesta quota 
(un rublo ogni tre mesi), che 
da loro il diritto di fruire 
gratuitamente delle attreraa-
ture del club, d'assistere all** 
lezioni ed alle gare di gioco 
simultaneo. di frequentare 1 
circoli teorici diretti dai piu 
eminent! specialist!. 

Oltre a nemerosi tomei di 
qualifica, il Club Centrale or-
ganizza un proprio campio-
nato, la cui fase iniziale e 
costituita da gare di massa. 

Negli ultimt tempi si sono 
aperti nuovi club a Erevan, 
Tbilisi. Odessa, Voronezh ed 
altre grandi citta. Oltre ai 
club regional!, esistono quelli 
settoriali o aziendali (quello 
della Casa dell'esercito sovie 
tico. quello dcll'officina • au-
tomnbilistica Llchaclov, quel
lo deli'universita di Mosca, 
ecc) , quelli delle societa 
sportive (Spartak, Trud, bu-
revestnlk ecc.) e quelli locali. 
Secondo 1 dat! statistic! uffi-
clall, gli Istruttorl e gli alie
nator! sono piu dl 188 mila e 
le persone quallficate per ax-

bit rare gli incontri di scac
chi sono 139 mila. 

II gioco degli scacchi e mol
to diffuso anche fra i gio
vani, per 1 quali sono orga-
nizzate gare di massa per 
il Premio Torre Bianca. Han-
no istituito questo premio 1 
campioni mondial! Nona Ga-
prindashvili e Boris Spasskij 
e gli ex campioni mondial! 
Tigran Petroslan, Michail Tal. 
Vasilij Smyslov e Michail Eot-
vinnik: alle ultime gare hanno 
partecipato piu di un milione 
di ragazzi. 

Nei campionati dei ragazzi 
si sono messi per la prima 
volta in luce grandi maestri 
ora molto noti come Anatolij 
Karpov. Jurij Balasciov (stu-
dente della facolta di scacchi 
di un istituto d'educazione fl
sica), Vladimir Tukmakov, 
Rafik Vaganian Subito dopo 
la fine delle meriie e diven-
tata campionessa nazionale 
Irina Levitina 

Sono comparsi maestri mol
to dotati che non hanno an
cora vent'annl. 

Anche I'eta media degli 
scacchisti si abbassa: a que
sto fenomeno contribuisce la 
« Scuoia di scacchi» della te-
levisione, le cui lezioni si ten-
gono una volta alia settimana. 

Secondo dati dell'anno scor-
so, coloro che praticano 11 
gioco degli scacchi nelle varie 
organlzzazloni sportive del-
1'URSS sono 3.017.000 Ma dal-
i'anno scorso il loro numero 
e senz'altro aumentato. A cift 
hanno contribuito molto le 
Olimpiadi nazlonali di scacchi, 
che si sono concluse in mar-
zo. Le aveva organlzzate un 
comitato presieduto dal co-
smonauta VltaliJ Sevastianov, 
che ha partecipato al primo 
incontro scacchi stlco Terra-
Cosmo. Le final! sono state 
vlnte. In un'aspra lotU con 

le rappresentanze della Fede
razione Russa e dell'Ucrai-
na, dalla squadra di Mosca. 
che accanto a esperti mae
stri ed ex campioni del mondo 
includeva giovani di talento. 
In base al regolamento di 
queste Olimpiadi di ogni squa
dra doveva far parte un certo 
numero di ragazzi. 

Ma per gli scacchi sovietlci 
e stato piu importante l'an-
damento delle gare a livello 
locale, lontano dal centra del 
paese. a La diffusione di mas
sa fa nascere 1 maestri»: 
questa e la parola d'ordine 
degli scacchisti sovietici. La 
prova della sua validfta e 
data dalle quotazioni della 
scuoia. sovietica di scacchi 
nell'arena internazionale. Se
condo il sistema ufficiale di 
class! fica internazionale. 14 
dei 20 maggiori scacchisti del 
mondo sono sovietici. Negli 
ultimi diciotto mesi gli scac
chisti dellTTRSS hanno parte
cipato a 88 gare internazlo-
nali, vincendone 56 e classifi-
candosi secondi o terzi in qua
si tutte le rimanenti. 

Aleksandr Roscial 
(Agenzia Novostt 

Oggl la decima 
partita fra 

Fischer 
e Spassky 

Oggi si gioc* a Rejkyavik 
la decima partita valevole 
per il camptonato mondia-
le di scacchi: Fischer che 
oggi ha il vantaggio della 
prima mosta si trova da-
vanti uno Spassky che ccn 
fultimo pareggfo — cosi e 
ferminata la nona partita — 
sembra aver superato II di-
vario psicologico sullo statu-
nitense anche se non ha 
raccorciato le distanze effet-
tive, dal momento che Fi
scher conduce sempre per 
5 e mezzo a 3 e mezzo. 

Un pareggio significativo 
dopo le consecutive sconfit-
te: il gran maestro danese 
Larsen ha dichiarato ai 
giornalisti che il pareggio 
piu che la vittoria e stato 
cercato da Spassky per ri-
prendere sicurezza nel gioco. 
«Noi scacchisti facciamo 
sempre cosi — ha detto —. 
Un pareggio dopo le scon-
fitte ci rinfranca piu che 
una vittoria. Anche Spassky 
ha obbedito alia rcgola c 
Fischer lo sa: lo trovera piA 
temibile nei prossimi incon
tri . . . >. 

sue risorse umane e materla-
li: con la sua potenza d'ur-
to e infatti in grado dl spia-
nare tutto su una superficie 
pari a quella di un campo 
di calcio. uccidendo le perso
ne e sradicando alberi e ca
se. Catalogata tra le coslddet-
te bombe a soffio — che si 
distinguono dalle altre per
che non provocano che picco-
lissimi crateri — la «taglia-
margherite » e talmente in-
gombrante che il suo traspor-
to e stato demandato all'ae-
reo cargo C-130. 

Un'esplosione 
« spettacolare » 

II C-130 6 un velivolo piut-
tosto lento che viene mol
to raramente impiegato con
tro il nord Vietnam perche 
sarebbe un bersagllo troppo 
facile per la difesa. Anche il 
suo metodo dl lancio e diver
so da quello usuale: non vie
ne tirata in caduta libera, ma 
appesa ad un paracadute. 

Vn* ricercatore "americano, 
Arthur Westing, ha definito 
«spettacolare» la sua esplo-
sione: «Una nube a fungo 
si innalza nel cielo anche fi
no a 2.000 metri e gli aerei 
leggeri che volano a due mi-
glia dall'esplosione ne sono 
violentemente scossi». Su 
questa atomica in miniatura 
— impiegata sperimentalmen-
te dal 1967 al 1970 ed in uso 
corrente da oltre due anni — 
le fonti ufficiali mantengono 
11 piu stretto riserbo. Si sa 
solo che nel periodo di speri-
mentazione ne sono state ti-
rate piu di cento contro il 
Vietnam meridionale. Ma 11 
segreto regna su quante deci
ne di migliaia di ettari di ter-
reno vietnamita, cambogiano 
e laotiano sono state sconvol-
te. E' certo solo che fino a 
questo momento la bomba 
non e stata usata contro il 
territorio della RDV. 

Ufficialmente viene impiega
ta per preparare in pochl se-
condi aree di sbarco per trup-
pe mobili elitrasportate. In 
realta la sua stessa apparte-
nenza alia categoria delle 
bombe ad uso multiplo si-
gnifica che i suoi effetti sono 
conosciuti anche dalle popo-
lazioni dei villaggi su cui si 
e abbattuto il flagello della 
« pacificazione ». Tra l'altro. e 
stata impiegata a soli 30 chi-
lometri da Saigon, nelle zone 
densamente popolate dove ini-
zia i'area di a tiro libera ». at-
torno alia quale pullulano le 
postazioni fisse delle truppe 
saigonesi che non hanno bi-
sogno di altri campi di atter-
raggio. Inoltre ne e stato am-
messo ufficiosamente l'uso 
contro «concentrazionl di 
truppe vietcong»: sappiamo 
tutti come questa formula sia 
sempre servita a coprire l'uc-
cisione indiscriminata di con-
tadini. 

Questo ordigno da 7 ton
nellate e mezzo manca nella 
rassegna che documenta i 
mezzi di sterminio usati da
gli USA: tutti g'.i altri. anche 
se un po' arrugginiti ed alcu-
ni lievemente contorti. sono 
in mostra con un cartello che 
illustra le loro caratteristl-
che. Ta Huyen comincia a far-
mi vedere la bomba da 113 
chili, lunga poco piu di un 
metro e capace di aprire un 
cratere profondo 3 metri e 
largo 10.Ce poi quella da 225 
chili con cui vengono stipati, 
per un totale di 30 tonnella
te, i B-52: con le buche pro-
fonde 5 e larghe 14 metri che 
provoca, e la prinei pale arte-
fice della « craterizzazione ». 
cioe 11 risultato terribile di 
quella scelta di bombardamen-
ti a tappeto che stravolge II 
suolo per chilometri e chilo-
metri. rendendolo completa-
mente inabitabile agli scam-
pa ti. H 16 aprile scorso anche 
diversi quartieri di Haiphong 
sono stati « craterlzzati». 

Si passa poi aU'ordigno da 
mezza tonnellata (con un cra
tere profondo 8 metri e lar
go 24) che in questi mesi ha 
i'onore della teleguida e del 
raggio laser, ed a quello da 
1 tonnellata. affusolato, lun
go due metri e mezzo, con una 
coda direzionale di plastica 
verde. Dove cade — ne ab-
biamo vist! gli effetti ad Ha
noi all'ospedale di Bach Mai 

e nel quartiere di Hal Ba 
Trung, e sulle dighe nei pres-
si dl Phu Ly — apre 11 suo
lo con una profondita di no-
ve metri ed una larghezza di 
24. Conclude questa parte del
la rassegna, dedicata alle bom
be esplosive, l'ordigno da 1 
tonnellata e mezzo, lungo piu 
di 4 metri ed in grado di ta-
gliare per una profondita di 
10 metri e ad una larghezza 
di 28 le dighe contro le qua
li viene soprattutto lanciato 
in questi mesi. 

« E* questa — ml spiega Ta 
Huyen — la bomba piu po
tente che gli americani usano 
contro il nord Vietnam». Ma 
non e la piu micidlale. Que
sti ordigni infatti sono solo 
l'inizio, esprimono ancora lo 
aspetto piu grezzo e piu ele-
mentare deU'arsenale america
no e ad essl e demandato il 
compito piu cinico: la distru
zione indiscTimlnata, l'an-
nientamento ' generale, che 
coinvolge alio stesso tempo 
uomini e cose. 

Ta Huyen maneggia con cu
ra la « bomba ananas » e con 
altrettanta cura me la porge: 
gialla, in tutto simile per for
ma e grandezza al frutto cut 
ha rubato il nome, ha otto 
alettoni direzionali che sem-
brano foglie ma che servono 
a garantire una caduta verti-
cale. E' gettata a grappoll dl 
350 — quante ne racchlude 
uno dei quattro containers 
che pud portare sotto le sue 
ali il cacciabombardiere — e 
all'impatto con 11 suolo defla-
gra lanciando intorno, in un 
raggio di ventl metri e con la 
forza iniziale di un colpo dl 
pistola, 250 biglie dallo spes-
sore di sei millimetri. Usata 
per la prima volta nel 1965, 
puo essere considerata la ca-
postipite di quella stirpe di 
ordigni anti-uomo che si sono 
sempre piu perfezionati con il 
passare degli anni e che nor-
malmente costituiscono alme-
no la metA delle bombe che 
vengono sganciate dagli aerei 
americani nel corso degH at-
tacchi contro le citta. Ma la 
a bomba ananas» ha un In-
conveniente: se non cade ver-
ticale, non esplode. Cosi, gia 
a partire dal 1966 le si e af-
fiancato un nuovo tipo di 
bomba anti-uomo, di forma 
sferica, con un detonatore cen
trale che ne provoca lo scop-
pio dopo 550 giri su se stessa, 
cioe quando tocca 11 suolo. 
visto che i] container e pro-
grammato per aprirsi all'altez-
za necessaria. 

f frammenti 
delle biglie 

Si pu6 dire che ogni an
no l'arsenale USA si sia ac-
cresciuto di un nuovo mem
bra sempre piu perfezionato, 
sempre piu micidiale: cosi dal
la «bomba sferica» del 1966 
si e passati alia c bomba a-
rancia* del 1967. Da questa 
sono successivamente deriva-
ti diversi modelli cmiglioratia, 
con frammenti irregolari al 
posto delle biglie per render-
ne difficinssima l'estrazione 
dal corpo delle vittime, op-
pure con biglie di plastica 
al posto delle biglie metalli-
che per impedirne la localiz-
zazione all'esame radiografico. 

Quale forza distruttiva han
no questi ordigni? «Prendia-
mo il caso della "bomba sfe
rica" a biglia — mi spiega 
Ta Huyen. Ogni biglia ha un 
diametro di 5.6 millimetri e 
pesa 0,6 grammi. Ogni bomba 
lancia 300 biglie. Ogni contai
ner pud liberare 640 bombe. 
Ogni cacciabombardiere pud 
lanciare quattro containers 
per un totale di 2.570 bombe 
e di 768 mila biglie. Puoi im-
maglnare che cosa - accade 
quando un aereo americano 
lancia 1 quattro containers 
contemporaneamente: non e'e 
scampo per chi viene colpito 
da una pioggia similes. 

Questi strumentl di morte 
(e solo dl morte, perche non 
recano alcun danno agli edifi-

cl) basano la loro efficacia pro
prio sul princlplo della «piog-
fcia» e della intensiUL 

V lo stesso che viene adoV 

tato per altre arml simill. Fra 
queste, le bombe da 105 mil
limetri che spandono 9.700 
freccette di 2,8 centlmetrl di 
lunghezza e di 2 millimetri 
di diametro, i missili da 70 
millimetri che ne lanciano al-
1'intorno seimlla, o i missili 
da 127 millimetri che ne span
dono diecimila lunghe 3,6 cen-
timetri a con la punta bifor 
cuta. Lo stesso principio vale 
per la mina « Gravel». un faz-
zoletto contenente venti gram-
mi di esplosivo, che salta sot-
to un peso di due chili spap-
polando le palme del piedl 
(ogni aereo ne puo lanciare se-
dicimila in una sola volta). 
Ecco poi il «dente del dra-
go », una piccola mina che pud 
essere diffusa a quasi ottoml-
la esemplari alia volta: lunga 
meno di quattro centimetri, 
esplode sotto il peso di cin
que chili. Infine la «bomba 
del ragnow, lanclata contem
poraneamente in circa 2.200 
esemplari che, caduti al suo
lo, proiettano in otto dire-
zionl otto fili lunghi ciascu-
no otto metri. Se si tocca 
uno di questi fili, la bomba 
esplode, uccidendo fino a ven
ti metri di distanza. 

I containers 
degli aerei 

Ma 1 veri e propri capola-
vori tra git ordigni a pioggia 
sono la «bomba a palle» e 
la bomba perforante. La pri
ma e un contenitore sparato 
da cannoni tra 1 105 e i 175 
millimetri: quando si apre ca-
dono centinaia di palle di 150 
grammi fissate ad un suppor-
to la cui forma ricorda quel
la del modulo lunare. Nel 
momento in cui il supporto 
tocca terra, la palla viene 
proiettata ad un metro e mez
zo di altezza dove esplode 
lanciando nel raggio di die
ci metri 400 minuscole biglie 
di un millimetro. E* chiaro 
che una persona raggiunta 
quasi all'altezza del collo da 
queste biglie se non muore, 
sara praticamente inguaribile, 
perche molto difflcilmente po-
tra essere operata. 

La bomba perforante, che 
gli americani hanno comin-
ciato ad usare su larga scala 
nel novembre del 1970, e in 
realty un'arma anticarro, per
che ha una punta rafforzata 
ed e in grado di perforare 
per mezzo metro uno strato di 
terra battuta. Viene scarica-
ta a grappoll di mille ordigni 
alia volta (quanti ne pud por
tare in quattro containers un 
cacciabombardiere) che esplo-
dono nei rifugi. In questi me
si vengono normalrnente ado-
peratl durante quasi tutti i 
bombard amentl. 

Non e difficile immagina-
re i risultati che gli america
ni ottengono con questo ar
senate, cui bisogna aggiunge-
re molti altri ordigni tra cui 
quelli al napalm, al fosforo, al 
thermite, le bombe a scoppio 
ritardato, quelle che contengo-
no gas tossici, quelle a soffio 
che sono le sorelle minori del
la «taglia-margherite». i di
versi tipi di missili con esplo
sivo e con biglie che i Phan 
torn possono lanciare anche 
a grappoli di 44 alia volta. 

Ta Huyen mi mostra deci
ne di foto: sono corpi brucia-
ti, dilaniati, perforati anche 
da centinaia di biglie; mi spie
ga alcune radiografie: sono di 
arti spappolati e dl organ! 
ridottl a poltiglia dall'esplo
sione delle bombe anti-uomo 
che ml ha appena caostrato, 
sono altre terribili immagini 
che si aggiungono a quanto 
si pud vedere in tante locali-
ta poco dopo il passaggio de
gli aerei di Nixon. «Non e 
tutto — dice ancora Ta Huyen 
— e'e ancora molto da vede
re e forse ancora da scopri-
re. Cid che hai visto questa 
sera e comunque la parte 
piu usata deirarsenale ameri
cano, quella che 11 nostro po-
polo conosce meglio, le Ar
ml principall del genocidio*. 

Renzo Foa 
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