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Trent'aitni fa, in casa Falck 

La nascita della DC 
I «caftolici obbedienti» rompono un lungo sMenzio e la leadership di De Gasperi 
si afferma su una linea che non vuole «esagerare» nella rotlura col passafo 

UN RAPPORTO DI GIAP SULLA «GUERRA DI POPOLO SU SCALA REGION ALE » 

, Fu don Primo Mazzolari 
— il parroco della cittadina 
di Bozzolo, tra Cremona e 
Mantova, volta a volta per-
seguitato dai fascisti e (Ial
ia Curia schusteriana mila-
nese — a convincere De 
Gasperi e Malvestiti a chia-
mare Democrazia cristiana 
il nuovo partito, evocando, 
cosi, lontane idealita mur-
riane di riscossa cristiana 
contro il nefasto connubio 
di potere liberal-cattolico. 
De Gasperi, Scclba e Spa-
taro avrebbero preferito rie-
sumare, eon lo scudo crocia-
to il motto < Libertas », la 
vecchia denominazione stur-
ziana di Partito popolare. 
Piero Malvestiti, invece, sot-
to l'insegna di Partito guel-
fo avrebbe voluto generaliz-
zare l'esperienza, fatta ' di 
« intransigentismo» tradi-
zionale religioso e sociale, 
del suo gruppo incappato 
nella rete dell'OVRA nel 
1932 e finito nella gabbia del 
Tribunale speciale. 

La data di costituzione del
la Democrazia cristiana vie-
ne, generalmente, fissata in 
quella giornata dell'ottobre 
di trent'anni fa in cui si ten-
ne, nell'abitazione milanese 
di Enrico Falck — uno del
la potente dinastia siderur-
gica lombarda — un conve-
gno clandestino con la par-
tecipazione di Alcide De Ga
speri •— in rappresentanza, 
anche, dei romano-meridio-
nali e degli extra-territoria-
li (Gonella, Cingolani ecc.) 
impiegati in Vaticano — 
Piero Malvestiti reduce, con 
Malavasi, per grazia ricevu-
ta, dai carcere e dal confino, 
Stefano Jacini, Giovanni 
Gronchi, Achille Grandi, 
Edoardo Clerici, Giovam-
battista Migliori membro 
della « pentarchia » che ave-
va retto il PPI alia vigilia 
del decreto di scioglimento 
€ per attivita contraria al-
I'ordine nazionale» firmato 
dal prefetto di Roma il 9 
novembre 1926, Galileo Ver-
cesi che sara trucidato dai 
nazifascisti a Fossoli, Luigi 
Meda, Zanchetta, Carcano, 
ecc. 

Altri propendono per una 
diversa localizzazione della 
incerta data di nascita del
la DC: primi giorni del 1943 
quando, in occasione del 
Congresso dei laureati cat-
tolici, a Roma, in casa di 
Giuseppe Spataro, avvennero 
riunioni tra De Gasperi, 
Scelba, Gronchi, Campilli, 
Grandi, Saraceno, Riccio, 
Corsanego, mentre il < grup
po > costituito a Milano si 
collegava con i delegati del-
le varie regioni. Oppure, per-
fino, il 30 luglio del 1943, 
giorno in cui De Gasperi fu 
eletto presidente della Com-
missione centrale provviso-
ria del partito. 

Ma il di natalizio d'otto-
bre, oltretutto, risulta piu 
conveniente e funzionale a 
respinger'e l'accusa di esse-
re riapparsi quasi a cose 
fatte precedendo, infatti, 
quel giorno di pochi altri 
la mazzata contro l'Asse di 
El Alamein (24 ottobre • 3 
novembre 1942) e di poche 
settimane la decisiva con-
troffensiva sovietica di Sta-
lingrado e del Don (dicem-
bre 1942 - febbraic 1943) 
che segno il vero tornante 
della seconda guerra mon-
diale. 

II clima che circonda la 
riunione di casa Falck e 
quello angoscioso della « Mi-
lano-autunno 1942 >. Una cit-
ta immiserita da oltre due 
anni di guerra: salari di fa
me, pane poco e immangia-
bile, burro introvabile, bom
bardamenti che riprendono, 
il senso di un vuoto smisu-
rato che si spalanca. 

Prima deH'altra guerra, 
quando i socialisti di Calda-
ra si erano insediati vittorio-
si a Palazzo Marino, la con-
sorteria clerico-moderata e 
il Corriere della sera ave-
vano detto che era Barba-
rossa che tornava. Or? gli 
esiti dell'awentura awiata, 
in nome della restaurazione 
dell'ordme, con la sortita 
squadrista fascio-futurista di 
via Mercanti e con 1'assalto 
u\Y Avanti! stanno, eloquen-
ti, dinanzi a tutti. « Vemva 
la notte — scriveva Elio 
Vittorini — e somigliava al
ia perdizione che era negli 
vomint >. 

Una borghesia urbana che 
i i scopre tradita e inerme, 
l'oligarchia che rincorre un 
qualsiasi alibi, una chiesa 
ambrosiana rinserrata e 
smarrita nella condizione di 
un gregge inconsapevole e 
troppo docile verso le com-
promissioni dei suoi pastori: 
dal cardinal Ratti che spa-
lanco il Duomo ai gagliar-
detti, fin giu, alle allocuzio-
ni imperial-colonialiste di 
Schuster, alle professioni di 
razzismo del magnifico ret-
tore dell'Universita catto-
lica. 

Ma, in tutto quel tempo, 
non e inertc < l'altra Mila
no >. Negli ultimi mcsi si 
•ono fcrmati piu volte gli 
pperai del l ; Falck, della 

Caproni, dell'Isotta Fraschi-
ni, dell'Alfa. Un appello co-
munista lanciato per il Pri
mo Maggio e passato di ma-
no in mano. II centro opera
tive interno del PCI si va 
rafTorzando: a Massola, clan
destino in Italia da tempo, 
si aiTiancavano Novella, Ne-
garville, Roveda, Roasio, 
Amendola. Basso organizza 
il MUP. Parri all'ufficio stu-
di della « Edison > e La Mal-
fa alia < Commerciale », di-
retta da Raflfaele Mattioli, 
tessono le fila del Partito di 
Azione. Perfino Benedetto 
Croce e salito a Milano per 
vedere i suoi amici in casa 
Casati. 

Intellettuali e artisti si 
raccolgono attorno a « Cor-
rente » di Ernesto Treccani 
e « Casabella » dell'architet-
to Pagano attacca col - pia-
centinismo anche il regime. 
La testimonianza dell'ormai 
settantenne Piero Martinet-
ti, cacciato dalla cattedra di 
filosofia teoretica per aver 
rifiutato (uno tra i pochis-
simi dei circa 1200 profes-
sori universitari) il giura-

-mento al fascismo, riecheg-
gia nel cenacolo di Antonio 
Banfi in corso Magenta. I 
valdesi cospirano in via Cor-
renti. In piazza «Giovinez-
za » la redazione di < Libro 
e moschetto », periodico del 
Guf milanese, respinge il li-
braccio nazista di Evola 
mentre i giovani del « Cine-
guf > applaudono la Marsi-
gliese de «La grande illu-
sione > e vengono arrestati 
e bastonati da militi e que-
sturini. 

In questo clima i « catto-
lici obbedienti» si ritrova-
no in casa Falck, per ripro-
porre, dopo tanto silenzio, 
un loro discorso e per sal-
vare- la Chiesa italiana da 
pesanti complicity e dal 
vuoto. 

Mancano, ancora, i «lau
reati > allevati con cura e 
preveggenza da monsignor 
Montini, i «professorini » 
che hanno letto Maritain e 
magari Mounier, manca Gior
gio La Pira che, nel chiostro 
fiorentino di san Marco, so-
gna la riscossa del tomismo 
come panacea universale. 
Achille Grandi e Gronchi, 
testimoni del dramma del 
sindacalismo bianco falcidia-
to e distrutto — tre lustri 
prima — piu dall'Azione 
cattolica del commendator 
Colombo che non da Rosso-
ni (scrivera il sindacalista 
Butte <Nel 1926 1*Azione 
cattolica si rifiuta di con-
sentire alia Confederazione 
italiana del lavoro — CIL — 
di sopravvivere »), nella riu
nione costitutiva tengono un 
posto a se come componen-
te ragguardevole e gia atti-
va ma, al pari di quella 
guelfa, anche questa non 
riusciri mai a insidiare se-
riamente la nascente «lea
dership > di De Gasperi. 

Riemerge, in tal modo, 
l'antico capogruppo parla-
mentare del Partito popola
re che, tutto sommato, ha 
onorevolmente mondato, con 
qualche tempo di carcere, 
il voto di fiducia al gover-
no della « marcia su Roma > 
e quella sciagurata citazione 
di Thiers: «Al banco dei 
ministri siedono le idee che 
io rappresento », indirizzata 
a Mussolini proprio alPesor-
dio della tragica campagna 
elettorale del 1924. 

Non nutrito — in quanto 
tridentino e, percio, suddito 
dell'impero asburgico fino 
al 1918 — della polemica 
contro Io Stato liberale post-
risorgimentale per l'ostraci-
smo anticattolico, lontano 
dalle stesse proposizioni ri-
formatrici del primo Sturzo, 
conteso tra autonomia e con-
fessionalismo, a?sente dal 
dihattito sulla natura reale 
del fascismo che, negli anni 
precedenti, aveva investito 
e, spesso, lacerato altri mo-
vimenti, De Gasperi ora ra-
pidamente si arrocca dietro 
il « verbo » della « ricostru-
zione» che, in quella sede, 
assume il senso di « restau
razione ». E Togliatti, nel 
suo saggio suH'uomo di go-
vemo tridentino, rilevera 
che manca. nei documenti 
elaborati come prima piat-
taforma per la ripresa del 
movimento politico dei cat-
tolici, lo slancio antifascista 
che animava i prograirmi di 
tutti gli altri gruppi demo
crat ici e che, ad un certo 
punto, e perfino evidente 
la preoccupazione di non 
esagerare nella rottura col 
passato. 

La decisione piu rilcvante 
del convegno milanese di 
casa Falck fu la costituzio
ne di una commissione per 
il programma. Vien da pen-
sare a una certa polemica 
del cattolico Bemanos: 
« Quale dottrina allora? Non 
abbiamo dottrina >. 

C'e, per6, un programma 
esauriente e minuzioso... De 
Gasperi ripete, abbastanza 
meccanicamente, I'opcrazio-
ne compiuta da Sturzo a 
Bologna, nel '19, al primo 
congresso del PPI, allorche 
pressato sulla destra da cle-
ricali tipo padre Gemelli e 
mons. Olgiati, che pretende-
vano la tavola dei dogmi per 

un « partito cattolico », in* 
calzato dalla sinistra che vo-
leva, invece, un partito poli
tico, autonomo e democrati-
co, non un comitato eletto
rale, escogito uno strumen-
to empirico, vagamente pro-
grammatico, che consent), 
almeno per qualche tempo 
di far coesistere — come 
noto Gobetti — Miglioli con 
Crispolti, l'eredita di Murri 
con quella di Pio X, ma 
conto poco o nulla per le 
scelte decisive. 

II testo claborato dopo Tin-
contro di casa Falck, intito-
lato «Idee ricostruttive del
la Democrazia cristiana >, 
venne dato, in copie ciclosti-
late, a Mattarella per i sici-
liani e ad Antonio Segni per 
la Sardegna solo nel maggio 
del 1943. 

Della esegesi che, di quel 
programma, fara lo stesso De 
Gasperi, durante l'occupazio-
ne nazista di Roma, nel suo 
rifugio nel palazzo di « Pro
paganda Fide » e dalla figlia 
Maria Romana coraggiosa-
mente recatasi alia tipografia 
clandestina de II popolo, re-
sta un giudizio critico di To
gliatti. 

« ...Vi e — osserva Togliat
ti — un tentativo di accop-
piare in un solo piano pro-
grammatico "la massima dif-
fusione della libera concor-
renza in tutti i settori produt-
tivi" al controllo delle impre-
se che mirino "a conquistare 
posizioni monopolistiche", e 
si ammette la "socializzazio-
ne" (non nazionalizzazione, 
ma non si capisce bene il 
perche di questo termine) di 
determinate imprese, tra cui 
l'industria elettrica, siderur-

gica, metallurgica, mineraria, 
chimica, qualche settore del
la meccanica e navale e i tra-
sporti marittimi e aerei di li
nea. Molto come si vede, e 
con 1'aggiunta di una rifor-
ma agraria. Non si sfugge 
quindi all'impressione che si 
tratti di una enumerazione 
tutt'altro che impegnativa, 
tanto piu che manca in tutto 
il resto della esposizione 
qualcosa che dimostri come 
l'autore fosse ben consape-
vole che l'attuazione di un 
tale piano di "socializzazio-
ne" richiedeva un totale 
capovolgimento dell'ordina-
mento economico tradizio-
nale ». 

La guerra di Liberazione, 
pochi mesi dopo il convegno 
costitutivo di casa Falck, 
aprira una dialettica nuova 
nella DC e neU'intiero mon-
do cattolico italiano. Ma la 
battaglia contro i < revenan-
ts > del clerico-moderatismo 
e del popolarismo conserva-
tore attraversera lunghe fa-
si di fortuna incerta che du-
rano ancora. 

Libera Pierantozzi 

II leggendario vincitore di Dien Bien Phu spiega il ruolo delle forze locali nell'organizzazione e nello sviluppo deH'economia e 
della difesa conlraerea - La battaglia sul fronte delle comunicazioni e dei trasporti - «ll nemico distrugge, nol ripariamo e passiamo» 

Giap e Ho Chi Minh nel 1945. A destra: spostamento di pezzi di artigliena leggera presso un reparto della difesa contraerea della RDV 

Usciri net prossimi giorni un volume di scritti a diseorsi 
del compagno Vo Nguyen Giap dal titolo « La guerra e la 
politiea ». Di questa raccolta, pubblicata dalla casa editrice 
Mazzotta o curata da Emilio Sarzi Amad£, siamo in grado di 
anticipare — per gentile concessione dell'editore — un bra-
no di un rapporto sulla «guerra di popolo su scale reglo-
nate e difesa contraerea» che il mlnistro della Difesa della 
RDV tenne nel luglio del 1969 ad una confereiua di quadri 
provincial! della terza regions mllltare della Repubblica De-
mocratica del Vietnam. 

Combattere l'aviazione ne-
mica e affrontare le truppe 
di terra non 6 la stessa co-
sa, soprattutto non disponen-
do di una potente aviazione 
e dei missili a lungo raggio 
d'azione che possano distrug-
gere gli apparecchi nemici nel-
le loro basl o ad una certa 
distanza dai loro obiettivi. In 
questa situazione, per conser-
vare riniziativa, sfruttare il 
nostra dlnamismo e ridurre le 
nostre perdite, e necessario fa
re in modo che gli attacchi 
degli aerei nemici perdano in 
tutto o in parte la loro effi-
cacia e che essi diventino del
le buone occasion! per annien-
tarli. Cosl e necessario conser-
vare il segreto su cio che pud 
essere obiettlvo di bombarda-
mento, effettuare dei lavori 
per difenderlo, mimetizzar-
lo, disperderlo, spostarlo di 
frequente. La difesa aerea po

polare cosl come la riconver-
sione economica sono di con-
seguenza, delle misure dl va-
lore strategico che riducono 
l'efficacia degli attacchi aerei 
nemici. E" solo con una buo-
na difesa aerea popolare che 
le amministrazioni regional! 
possono creare le condizioni 
migliori per combattere, assi-
curare la produzione, assicu-
rare con i mezzi disponibili e 
in modo continuo le comuni
cazioni e i trasporti. Meglio 
ancora, certe province sono 
riuscite a diminuire le nostre 
perdite proprio quando i 
bombardamenti raddoppia-
vano di violenza, come le pro
vince meridional! della quar-
ta zona militare nel momento 
della «limitazione » dei bom
bardamenti. Ci6 e dovuto al 
rafforzamento della difesa ae
rea popolare. 

La popolazione ha fatto, in 

questo campo del grandi 
sforzi In questi ultimt anni 
essa ha scavato decine di mi-
lioni di rifugi e di trincee, 
centinaia di migliaia di chi-
lometri di cunicoli. Essa ha 
organizzato nel modo miglio-
re i servizi di pronto soccor-
so, e riparato i danni causa-
ti dai bombardamenti. Abbia
mo •evacuato milioni di abi-
tanti dalle local ita prese par-
ticolarmente di mira dal ne
mico, dalle citta, dai centrl 
urban! e dalle borgate. Abbia
mo disperso fabbriche, servi
zi pubblici, magazzinl, scuole 
ospedali. Certe province han
no accolto centinaia di mi
gliaia di evacuati aiutandoli 
ad organizzare la loro vita e 
il loro lavoro. Queste sono 
importanti realizzazioni delle 
regioni, cosl come importan
ti esperienze. 

Nuraerose region! si sono 
preoccupate di combinare i la
vori di sterro con la prepara-
zione di villaggi e di comuni-
fortiflcati al duplice scopo di 
far fronte alia guerra di di-
struzlone e alia eventuality 
di una estensione della « guer-
ra limitatas al Nord Viet
nam. 

II convegno italo-jugoslavo sull'inquinamento del mare 

LE MALATTIE DELL'ADRIATICO 
La minaccia di un progressivo deferioramento ecologico — II potere di autodepura-
zione naffurale del bacino non e piu in grado di far fronte ai molteplici fattori di conta-
minazione - La distruzione delle pinete — Le proposte dei parlamentari dei due paesi 

II Convegno parlamentare 
italo-jugoslavo sull'inquina
mento del mare Adriatico, or
ganizzato dal Comitato parla
mentare di studio sul proble-
ma delle acque in Italia, te-
nutosi nei giorni scorsi a Ro
ma, ha posto in evidenza la 
necessita di una collaborazio-
ne internazionale fra i paesi 
che si affacciano su questo 
bacino per concretizzare in un 
piano comune le opportune 
soiuzioni tecniche e gli indi-
spensabili accordi politici che 
sono la premessa per la dife
sa di questo insostituibile pa-
trimonio naturale. 

L'Adriatico infatti e parti-
colarmente minacciato da un 
progressivo ed inesorabile de-
terioramento ecologico; le sue 
acque per le caratteristiche 
geografiche di questo mare 
quasi chiuso, relativamente 
poco profondo. a scarso ricam-
bio idrico. risentono partico-
Iarmente delle conseguenze di 
una rapida urbanizzazione ed 
Industrializzazione delle zone 
lito ranee 

L'Adriatico non e piu or-
mai in grado di far fonte con 
il suo potere di auto-depura-
zione naturale ai fattori inqu:-
nanti che sono sempre piu in 
aumento in relazione all'ac 
crescimento della popolazione 
rivierasca. all'intensiva con 
centrazione di impianti turi-
stici, alio sviluppo degli sta-
bilimenti industrial!, all'au 
mentare dei quantitativ! di 
fertilizzanti, diserbanti. inset-
tlcidi. anticrlttoganici che ven
gono immessi nel suo bacino 
attraverso I fluml che vi sboc-
cano dopo aver attraversato 
zone fra le pio tntensamen 
te lndustrializzate e coltiva-
te. Inoltre il traffico marltti-
mo delle petroliere che si 
calcola riversino in mare nel-
le varie operazioni di travaso 
e lavaggio circa 1*1% del greg-
glo trasportato. e responsabi-
le degli inqulnamenti di va-
stl tratti del literale 

La pesca ne rlsente grave-
mente; alcune specie dl pescl 

tendono a scomparire. altre di-
sertano le acque inquinate. al
tre salendo in superficie per 
respirare. ingeriscono nafta, 
come e il caso di certi tonni 
che presentando nelle cam! 
una notevole quantita di mer-
curio non sono piu comme-
stibili. 

Anche il plancton ha subl-
to modificazioni sia per la 
presenza di inquinanti chi ml 
ci inibitori della crescita e del
ta riproduzione di certe spe
cie, sia per la presenza di so-
stanze biostimolanti die favo-
riscono Io sviluppo di alcune 
specie a detrimento di altre, 
alterando requilibrio biologl-
co deU'ecosistema. 

Le ricerche condotte dallo 
Istituto di Igiene dellTJniver-
sita di Trieste sugli agenti in
quinanti dell'Alto Adriatico 
hanno registrato la presenza 
nelle acque di detergent! anio
nics di un eccesso di sostan-
ze azotate e fosforate, di un 
alto grado di inquinamento 
fecale che rappresenta una 
grave minaccia per la salute 
pubblica. Studi epidemiolo?! 
ci hanno infatti appurato che 
i molluschi hanno la capaci 
ta di concentrare nel loro or-
ganismo non solo l'« Escheri
chia coli ». ma anche la « Sal
monella typhi» ed il Virus 
poliomielitico. mantenendoli 
vivi e patogeni. Anche le con-
conseguenze d e l l ' inquina
mento marino sul lito rale so
no state poste in evidenza du
rante il convegno dalPinterven-
to del prof. Pavan. della Unl-
versita di Pavia. che ha do-
cumentato con risultati foto-
grafici come tutte le pinete 
della costiera adriatica siano 
In via di distni7ione sia a 
causa delle sostanze In-
quir<intl portate dai venti che 
le prelevano in forma di ae 
rwol insipme con le acque 
marine denositandole suite 
chlome dei pin!, sia per la cr> 
stante distruzione da parte 
dell'uomo della macchia me-
diterranea che si interpone 
tra la costa e le pinete for-

nendo una naturale protezio-
ne contro i venti marini. 

II quadro della situazione 
dell'Adriatico si presenta dun-
que oggi molto negativo an
che perche. come ha detto il 
prof. Gianfranco Merit, presi
dente del Comitato parlamen
tare di studio sul problema 
delle acque in Italia, «la mol-
teplicita e talora la contrad-
dittorieta della destinazione 
economica delle zone costie-
re e abbastanza naturale e 
non facilmente ellminabile e 
forse complicata dall'oreaniz-
zazione politico-amministrati-
va dell'Italia e della Jugosla
via ». 

Tuttavia. come ha rilevato 
il compagno on. Paenzi, non 
e possibile non tener conto 
neU'arfrontare il problema 
deirinquinamento dei mecca-
nismi che hanno determina-
to questo stato di fattc e che 
sono in gran parte da ricol-
legarsi alia mancanza di una 
programmazione dell'assetto 
territoriale. . all'accrescimento 
disordinato delle nostre cit
ta. fattori che derivano da un 
modello di sviluppo economi
co che tiene piu conto dp'Ia 
cieca logica del proHtto che 
della tutela della condiz'one 
umana. 

Anche il compasno on 
Franco Busetto ha sottolinea-
to che i fitimi. i mari. 1'ossi-
geno sono oggi oggetto dl una 
politiea di rapina: e mentre 
si compiono dei pass! avanti 
verso Tunificazione economi
ca tra i vari paesi. si e inve
ce lontani dairuniflcazlone 
delle ricerche scientlfiche re
lative alia tutela dell'amb'en-
te. E* necessario dunqui per 
salvare le rlsorse natural: dal-
l'inquinamento passare ad at-
tuazloni pratiche che teneann 
in consirierazione il carattere 
sociale del beni natural!. 

Petrlnovlc Zvonko. membro 
del Consiglio esecutivo della 
assemblea della Repubblica 
socialists di Croazia, segrrta-
rlo per 1'urbanlstlca, redili-
zla e gli affari comunall, fa 

presente che il governo ju-
goslavo ha gia messo a pun-
to con il contribute dell'ONU 
due progetti di pianificazione 
territoriale, uno per l'Adriati-
co settentrionale ed uno per 
1'Adriatico meridionale da at-
tuare in una fase succes-
siva. 
- Questi progetti fanno capo 
organizzativamente ad un 
ente federale che ne regola i 
rapporti con 1'ONU ed a una 
commissione che ne assicura 
il coordinamento tecnico ed 
amministrativo Lo svluppo 
di questi programmi prevede 
relaborazione di un documen 
to preliminare al quale colla-
borano tecnici Jugoslav! e del 
le Nazioni Unite, che sara pre-
sentato entro il prossimo no
vembre; ad esso seguiri rela
borazione del progetto che si 
prevede perfezionata nel giu-
gno del 1974; questo proget-
to. dopo approvazione da par
te del govemo. entrera nella 
fase esecutiva alia fine del 
1975 e contemplera il r:asset-
to razionale di tutta l'organiz-
zazione territoriale riguardan-
te le attivita produttive e so-
ciali che interessano 1'Adria-
tico. 

Tale lniziativa costituisce il 
primo esempio sul piano con-
cieto di una iniziativa in va 
sta scala nel campo ecologi
co, e per ora certamente la 
piu importante dopo la con-
ferenza di Stoccolma. Tutta
via, trattandosi di un mare 
che bagna ccsl larga parte del
le coste italiane e jugoslave 
e necessario che le decisionl 
sul piano tecnico e scientif;-
co e su quello operativo si 
avvalgano della collaborazio 
ne dei due paesi. A queste 
conclusion) e giunto il Conve
gno approvando la mozione 
finale che auspica che i par 
Iamentari dei due paesi costl-
tuiscano un Comitato perma-
nente per la tutela dell'am-
biente marino. 

Laura Chiti 

La difesa aerea popolare ha 
ottenuto importanti successi. 
Cio dimostra che il popolo 
possiede grandi possibility 
per svolgere il ruolo attribui-
to al genio dell'esercito e che 
le regioni possiedono, nella 
guerra di popolo. una grande 
capacita creativa. 

La battaglia sul fronte del
le comunicazioni e del tra
sporti e un aspetto importan
te della guerra di popolo. La 
distruzione delle comunicazio
ni e un obiettivo Importante 
del nemico per arrestare lo 
aiuto del Nord al Sud. In cer
ti momenti l'aviazione ameri-
cana ha concentrate i tre quar-
ti dei suoi attacchi contro le 
nostre principall vie di comu-
mcazione. In un suo rappor
to Grant Sharp, comandante 
delle forze amencane nel fa-
cifico, non ha fatto mistero 
di questo disegno machiavel-
lico, delle misure adottate e 
dei grandi - sforzi dispiegati 
per realizzarlo. I bombarda
menti passavano da obiettivi 
isolati a inter! sistemi di 
obiettivi, in primo luogo le no
stre comunicazioni vital!. 
L'ammiraglio americano, nel
lo stesso rapporto. ha ricono-
sciuto l'amara sconlitta. ciu 
questo fronte il nostra popo
lo ha ottpnuto una importan
te vittoria. 

In tutte le regioni le' no
stre forze armata e 11 nostro 
popolo hanno provato la lo
ro volonta di vincere il ne
mico, il loro coraggio, la lo
ro intelligenza • 11 loro talen-
to organizzativo Mantene-
re aperte le strada In qualsia
si circostanza e divenuto un 
compito centrale e tutto il po
polo e < stato mobilitato per 
realizzarlo. II nemico si e ae-
canito contro le vie di comu-
nicazione, ma noi abbiamo 
questa parola d'ordine: «II 
nemico distrugge. noi riparia
mo e passiamo!». 

La lotta per assicurare Is 
comunicazioni e una vera bat
taglia. soprattutto nel nostra 
paese che ha un rilievo cos) 
accidentato. tagliato da nu 
merosi corsi d'acqua, con mol-
ti pontl, e che e percorso da 
strade che corrono su profon-
de scarpate. Per avere la me 
glio sui nostri awersari ab
biamo dovuto coordmare le 
forze addette a! trasporti. 
quelle impegnate nella costru 
zione e nella riparazione del
le strade. quelle che assicura 
no la difesa delle strade con 
tro gli attacchi nemici. La di-
rezione concreta di questo la
voro e parte integrante della 
arte militare, che esige la co 
no-scenza della situazione del 
nemico e della nostra, lo 
stretto coordinamento delle 
forze regional! e di quelle di-
pendent: dal centro. 

II compito 
del Nord 

Dal punto di vista organiz
zativo le forze addette al man-
temmento delle comunica 
zioni e dei trasporti sono sta
te costituite ad immagine del
le nostre tre categone di trup
pe. abbiamo le forze dipenden 
ti dal centra, quelle dell'eser. 
cite regolare, le forze specia-
lizzate delle province e infi-
ne le immense forze delle ml-
lizie e delle formaziom di au-
todifesa, alia base. Le forze 
del centro e quelle delle trup
pe regolari svolgono un ruo
lo molto importante, soprat
tutto nelle local ita dlsabita-
te o scarsamente popolate e 
laddove si trovano gli obiet 
tivi presi particolarmente dl 
mira dal nemico Ma le for
ze regionail non sono meno 
Importanti. Senza di esse, che 
sono sempre sul posto, non 
avremmo potuto ottenere tan-

ti successi nel settore delle co
municazioni. 

La mobilitazione di un gran 
numero di giovani in una si
tuazione in cui dobbiamo at-
tuare la produzione, il com-
battimento e il sostegno del 
combattimento costituisce un 
successo molto importante 
delle regioni. Questo Buccesso 
trova la sua origine nel pa-
triottlsmo e neiramore per il 
sociallsmo della popolazione e 
della nostra gioventu, nelle ca
pacita di dlrezione e di orga. 
nizzazlone degli organismi del 
partito e dei servizi pubblici 
regional!, e nella 6uperiorita 
del sociallsmo. 
• Mentre conduce una « guer

ra limitata» nel Sud. 1'impe-
rialismo americano ha scate-
nato una guerra di distruzio
ne contro il Nord. In questa 
situazione il Comitato Centra
le del partito ha indicato che 
il compito del Nord era di 
effettuare di pari passo la pro
duzione e il combattimento 
per difendere il Nord. aiuta-
re il Sud con tutto il cuore 
e con tutte le sue forze, pro-
seguire attivamente l'edifi-
cazione del socialismo nelle 
nuove condizioni. 

A questo scopo 11 nostro 
partito ha deciso di dare un 
nuovo orientamento all'econo-
mia, edificando e sviluppando 
l'economia nazionale. L'edl-
ficazione e lo sviluppo della 
economia nord-vietnamita de-
vono adattarsi alle condizio
ni della guerra per risponde-
re pienamente ai bisogni del
la lotta attuale cosl come al
ia eventualita che l'imperiali-
smo americano estenda la 
« guerra limitata» a tutto il 
paese. Questa edificazione « 
questo sviluppo devono rien-
trare nel quadro deH'edifira-
zione social ista a lunga sea-
denza dopo la vittoria. Que
sta e una direttiva saggia e 
creativa. 

Sotto violenti bombarda
menti del nemico. mentre or-
ganizzavano la difesa locale p 
prowedevano al rifomimento 
del fronte, le region! hanno 
dispiesrato dei grandi sforzi 
per realizzare 11 nuovo orien

tamento economico, edificare c 
sviluppare 1'economJa regio-
nale in modo adatto alia si
tuazione locale concreta. Es
se continuano a portare avan 
ti la rivoluzione dei rapporti 
di produzione. la rivoluzione 
tecnica e la rivoluzione cultu 
rale e ideologica alio scopo 
di consolidare ed edificare il 
regime social ista nelle condl 
zioni di guerra: a utilizzare 
la superiority del regime so-
cialista per dare un forte Im 
pulso alia guerra di popolo 
nella regione. 

La battaglia sul fronte del
la produzione, Io sviluppo del-
l'educazione, della cultura, 
dell'assistenza medica, il 
mantenimento delle condizio 
ni di vita della popolazione. 
l'edificazione del socialismo. 
sono una epopea dovuta alio 
eroismo, al lavoro creativo. al 
rintelligenza, all'amore per In 
studio del popolo vietnamita 
In tutte le regioni le nostro 
forze annate e il nostro po 
polo si comportano erol-
camente non solo nel combat
timento ma anche nella pro 
duzione e nell'edificazione del
la vita nuova sotto le bombe. 
ET questa una particolarita 
deireroismo rivoluzionario del 
popolo vietnamita. Essa dimo
stra come la nostra lotta sia 
grande e come 1'uomo socia
list* vietnamita possa essere 
giustamente fiero di se stesso 
La clvilta ha trionfato sulla 
violenza. Ecco perche la guer 
ra di distruzione americana 
ha conosciuto una pietosa 
sconfitta. Nonostante certi dl 
fetti e manchevolezze i suc
cessi ottenuti su questo fron
te dalla popolazione delle va
rie regioni sono statl molto 
grandi. Un glornallsta occiden-

tale, facendo l'eloglo del suc
cessi dell'edificazione econo
mica del Nord Vietnam in 
piena guerra. ha parlato di 
a miracolo vietnamita ». II ne
mico ci ha causato difficolta 
e perdite, ma e chiaro che 
noi abbiamo fatto fallire 
il suo piano dl distruggere il 
nostro potenziale economico, 
indebolire le nostre capacity 
di combattimento e sconvol-
gere la vita della popolazione 
del Nord. In piena guerra, in 
tutte le region!, la nostra eco
nomia sociallsta ha potuto 
svllupparsi e servire con effi-
cacia la resistenza. Con lo svi
luppo dell'agricoltura, dell'in-
dustria regionale, del lavoro 
sanitario, le basl per il rlfor-
nimento autonomo della guer
ra di popolo si sono rafforza-
te in modo considerevole. 

II fronte 
e la retrovia 
Ija guerra e una prova tra 

le piu severe per qualsiasi re
gime sociale. Grazie al nuo
vo orientamento economico a-
datto alle condizioni di guer
ra. all'impulso dato alle tre 
rivoluzioni in tutte le regio
ni, il Nord Vietnam continua 
a edificare il regime sociall
sta: a consolidarlo e a svilup-
parlo in piena guerra, e nel
lo stesso tempo ha messo a 
frutto nel mlgliore dei modi 
la supenonta del regime so
ciallsta per attivare la resi
stenza alTaggressione america
na per la salvezza nazionale. 

La direzione della guerra 
non consiste soltanto in una 
direzione di carattere mdita-
re: essa deve esercitarsl IU 
tutti i piani, militare ed eco
nomico, coordinando il com
battimento e la produzione, 
gli sforzi del fronte e quell! 
della retrovia. 

Le orgamzzazionl regionail 
del partito hanno saputo It 
gare felicemente e streitamen-
te combattimento e produzio
ne, attuare la mobilitazione 
delle risorse umane e mate-
nan per rispondere alle esi 
Kenze della guerra continuan-
do nello stesso tempo ad at
tuare i compiti di produzio
ne e di comoattimemo sui po
sto. secondo la situazione con
creta di ogni regione. Questi 
successi dimostrano il s-#nso 
di responsabilita politiea mol
to elevato delle organizzazionl 
regionali del partito. il loro ta 
lento organizzativo e i pro-
gressi che essi hanno compiu-
to in numeros! campi. 

Quelle che hanno compiuto 
bene il loro lavoro nella guer
ra sono quelle che hanno sa
puto prendere ugualmenta in 
considerazione la direzione mi
litare, la direzione del com
battimento e quella della pro
duzione e, nello stesso tempo 
saputo diri?ere la produzione 
in una situazione di gierra 
spietata 

Le Iezioni ' deU'esperienaa 
della guerra di popolo In ge
nerate, e del lavoro militare 
nelle regioni delle due zone 
del nostro paese In partico-
Iare. sono molto preziose. E* 
molto importante compiern* 
tempestivamente un esame 
generate. Esso permctte di far 
compiere un nuovo passo in 
avanti alia scienza militare 
vietnamita, di arricchire la li
nea militare del nostro parti
to. Esso contribuisce realmen-
te ad au mentare la potenza 
di combattimento delle nostre 
forze annate e dei nostro po
polo per portare la nostra re
sistenza all'aggressione ameri
cana alia vittoria finale e pre-
parare in condizioni favore-
voli l'edificazione a lunga sea-
denza delle nostre forze anna
te e il consolidamento della 
nostra difesa nazionale. 

Vo Nguyen Giap 
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