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« Caro Fortebracclo, la 
OGIL-Scuola di Rimini ha 

. pubblicato una interessan-
te documentazione sulla 

rappresagiia che nelle scuo-
le di quella zona si e ab-
battuta sui professon de
mocratic!. Anche in altre 
province abbassamenti di 
note di qualifica, trasfe-
rimenti arbitrari, inchieste 
ministeriali sono venule a 
colpire insegnanti colpevoli 
solo di volere insegnare se-
riamente, affrontando i pro
blem! del rinnovamento 
della scuola, anziche con-
tentarsi di «amministra-
re » passivamente program-
mi antiquati. didattiche 
controproducenti. regola-
menti fascisti. Alia repres-
sione, come vedrai dalla 
documentazione di Himini, 
rispondono le for^e demo-
cratiche con for/a. ma ri-
mane comunque la vergo-
gna che questi provvedi-

menti borbonici possano an-
cora avere via libera nsl 
nostro paese. Alio sdegno, 
pero, subentra la mcredu-
lita, quando si constata il 
punto limite di stupidita 
e di gagliofferia a cui ar-
rivano le singole motiva-
zioni dei provvedimenti. Ti 
prego di leggere quello che 
riguarda il prof. Domenico 
Pazzini: sembra inventato 
da quanto e ridicolo e as-
surdo. Cordialmente tua 
Marisa Miisu • Roma ». 

Cam Marisa, il « Dossier 
n. 1 sulla repressione nelle 
scuole a Rimini, a cura 

della Cgil-Scuola», che lu 
mi alleghi, e di un tale inte-
resse che io vorrei fosse 
pubblicato per intero sttl 
nostro giornale, maqari a 
puntate. Per parte mia, 
debbo limitarmi a ripro-
durre il documento riguar-
dante il prof. Domenico 
Pazzini, insegnante nel Li-
ceo Scientifico Statale 
«A Serpieri» di Rimini. 
Credo che i lettori lo tro-

veranno semplicemente sba-
torditivo. II prof. Pazzini, 
com'b suo diritto. ha chie-
sto alle suppriori autorita 
didattiche di conoscere le 
sue note di qualifica e le 
relative informazioni for
mulate nei suoi confronti 

dal preside, che b, nel 
caso, la prof.ssa Massimi-
liana Hermann. Ecco, pa-
rola per parola, la lettera 
che il prof. Pazzini ha rice-
vuto in risposta dal Prov-
veditorato (o dal Mini-
stero). 

«Al prof. Domenico Paz
zini — Liceo « Serpieri» — 
Rimini. Vista la sua do-
nianda in data 11 ottcbre 
1972 Le diamo vjma dclle 

informazioni riservalc nella 
loro intsrczza relative alle 
note di oualifica per ''an
no 1971-72 Condizioni fi-
siche: Buone. Qualita in-
tellettuali: Intelligenza, u-
manita. a volte perb ecces-
siva testardaggine. Condot-
ta nella scuola: Buona. 
Condotta privata: Ineece-
pibile. Diligenza: Abbastan-
za positiva. Cultura, con 
particolare riguardo alia 
materia che insegna: Ot-
tima nella sua materia, 
buona cultura generate. 
Consuetudine di studi: Let-
terari. Efficacia didattica 
ed azione educativa: Indul
ge troppo alle imposizio-
nl degli alunni. Come man-
tiene la disciplina: Suffi-

cientemente, da troppa con-
fidenza ai discepol:. Colla-
borazione col capo istituto 
e con gli altri professori: 
Assai poca collaborazione 
col preside, buona dtsponi-
bilita verso i colleghi. Ido-
neita alle funzioni dirctti-
ve: No. Altri elementi che 
valgono a delineare la per
sonality del professore nel
le sue caratteristiche e 
nelle sue attitudini perso-
nali: II prof. Pazzini oscu-
ra le sue buone doti di 
intellieenza. di mente e di 
cuore con un eccessivo ac-
canimento nella ricerca di 
vie nuove per la realizza-
zione di una scuola nuova 

cadendo facilmente, nella 
sperimentazione di nuove 
didattiche, in fragili uto-
pie a danno dello svolgi-
mento del programma. Piu 
volte richiamato dal capo 
d'istituto, e stato sottopo-
sto ad ispe/.ione da parte 
del superiore ministero, di 

. cui a tutt'oggi non si co-
nosce l'&sito. Eventuali pro-
poste del capo dell'istitu-
to: Trasferimento dell'inse-
gnante in ambiente scola-
stico meno agitato. 11 ot-
tobre 1972. II professore ha 
preso visione I'll ottobre 
1972. Giudizio sintetico: 
Buono. Firmato: il Preside 
Massimiliana Hermann ». 

Questo documento d 
straordinariamente tnteres-
sante per molti motivi, a 
cui mi accadra di accen-
nare, ma ce n'e uno che se-
condo me va rilevato per 
primo, ed e che ci tro-
viamo di fronte a una ma-
nifestazione di moderati-
smo alio stato puro, direi 
innocente, senza queqli in-
quinamenti di ottusitd, a 
volte feroce, spesso bieca, 
sempre ipocrita, con cm si 
caratterizzano i provvedi
menti persecutori e repres-
sivi, come obiettivamente 
finisce per essere questo 
rapporto riguardante il 
prof. Pazzini Cosl. cara 
Marisa, to sono ptenamente 
d'accordo con te quando 
giudichi il documento a ri
dicolo e assurdo ». ma dis-
sento da te se lo defini-
sci «gaglioffo». 

No. La preside signora 
Hermann non e cosl stu-
pida da non vedere che il 
prof. Pazzini e un bravis-
simo insegnante, ne" cosl 
malvagia da tacerlo. Lo di-
chiara. anzi. in tutte let-
tere, ma non c'd qualita 

del suo insegnante, per 
lodevole che le appaia. che 
non sia oscurata e vani-
ficala dalla per lei imper-
donabile pretesa di con-
tribuire alia edificazione 
di un mondo nuovo attra-
verso una scuola nuova. 
La sua avversione al pro-
gresso. il suo orrore del-
Vinedito, la sua repugnan-

za per Vinusitato sono piu 
forti di tutto. Ha nel suo 
istituto un insegnante del 
quale, in sostanza, non pud 
dire che bene: e colto. dili-
gente, di «inecceptbile» 
condotta. Ci sarebbe da at-
tendersi che un preside, di 
fronte a un docente cosl 
qualificato, prorompesse in 
un solo grido: « Per carita, 
tasciatemelo». Invece la 
signora Hermann chiede 
questo unico favore: che 
glielo portino via, e tran-
quillamente motiva la sua 
Tichiesta rimproverando al 
prof. Pazzini un «eccessi
vo accanimento nella ricer
ca di vie nuove per la rea-
lizzazione di una scuola 
nuova», accanimento che 
fa cadere Pazzini in « fra
gili utopiew. La signora 
Hermann ignora, o non ri-
corda, che il carro della 
vita umana & stato sem
pre spinto avanti. in tutti 
i tempi, dai Pazzini con le 
loro «fragili utopie», e 
sempre gli Hermann si so
no sforzati di tenerlo fer-
mo. Dove saremmo ancora 
se questi ultimi non fos-
sero stati, alia fine, im-
mancabilmente sconfitti? 

Diceva Emmanuel Berl 
che lo aspirito rivoluzio-
nario» consiste nella «in
capacity di accettare il 
mondo com'e». Lo spirito 
rivoluzionario, in verita, 
non t soltanto questo, ma 
& certamente anche que
sto. ed £ sicuro che la pro-
fessoressa Hermann non ne 
b abitata. La compatisco 
senza deteslarla. e, per 
quanto mi riguarda. le 
chiederei un solo favore: 
di cambiarsi nome. Quel 
robespierriano «Massimi
liana r> non le sta bene e 
non se lo merila Mi fac-
cia un piacere. d'ora in pol. 
si chiami « Scalfara »: ecco 
un nome che le andrebbe 
a pennello. 

FAMIGLIA E GELONI 

a Caro Fortebraccio. ti in-
vio questa a f loritura » di 
un superburocrate statale 
perch6 tu ne tragga. se 
credi. uno dei tuoi cor-

sivi. Cosi «lor signor:» spre-
cano il tempo che dovreb-
bero dedicare a risolvere 
problem! seri (recenti scio-
peri dei postini e loro di-
sastrose condizioni di la-
voro) e a proteggere il no
stro denaro. Cordialmente 
lettera firmata - Milano*. 

* Cara compagna, oredo 
che non ce la farb a «trar-
re» (come tu scrivif uno 
dei miei corsivi dal docu
mento che mi accludi. per-
chi mi sarebbe imponibile 
caricaturar* una caricatura 
come questa Mi limilero 
a rivrodurla ner diverti
mento dei Jpttori e oanu-
no ne trarra. serondo 
Vumore e Vestro. un suo 
personate rort/no Qtiesla 
volla tavorate roi 

Ecco qua Si fratta di un 
doppio cartoncino co<\ in-
testalo- «Ministero delle 
Poste e delle Telecomuni-
cazioni - Cirrolo delle Co-
stniziom Telegraliehe Te-
lefoniche ~ Milnno Dr. 
Pr Vincenzo d'Epitropo — 

Diretlore ammimstraliro — 
Via Veglia 6fi - 20JS9 Mi-
Uno - Tel 6M390 Natale 
1972 Solcnni rjcorrenti fe 
stivita riecheggiano a ries-
wre unl, una vita ed un 

. palpito, con la grandlosa 

potenza plasmatrice del-
l'immensa natura. Mi sia 
consentito. per un attimo, 
divellcrmi dalla ruota di 
Issione. per una piu sere-
na diffusione deH'anima 

che co'Jegasi con le altre 
in sublime sorgo di fra-
tellanza. Giungano. con 
tanto abbandono di cuore, 
gli ausuri di un Natale 
denso di eetto e di amore, 
un Capodanno con rivo 
in fiumana, imponente. con 
tmpeto d'onda taumaturgi-
ca. che fa sempre vedere 
ridere le piu belle riviere 
del mondo sotto la scate-
nata energia suscitatrice. 
che e volonta Divina. 
V. d'E » (Giuro che non ho 
ngginnto ni una virqola n€ 
una parola di mio). 

Visto che mi resta an
cora qvalche riga. e per 
fintrla con le Feste. rife-
rirb. anche quetta volta 
parola per vnrola. il testo 
di un tema che una profes-
toressa di Caltapirone ha 
dalo ai suoi alunni per la 
ricorrenza del Natale: « La 
famigiia e una istituzione 
invernale: mfatti rinverno 
non ci awicina tanto per 
rupidieia. quanto per - il 
bisogno di protezlone e di 
conforto» Ecco: io vor
rei soltanto sapere se la 
liqnora professoressa che 
ha dato questo tema ha 
famialia e dove lascia i suoi 
bambini Vestate 

Fortebraccio 

La terribile sorte dei patriot! nelle mani degli aguzzini di Thieu 

Nelle prigioni di Saigon 
Intervista a Vo Dong Giang, del Comitato Centrale del FNL - Le vittime del terrore bianco sono centinaia di migliaia - Per i detenuti politic! 

«incorreggibili» un piano criminale di liquidazione fisica - Orribili torture - Appello alia solidarieta internazionale contro la barbarie 

«Stiamo viventlo giornats 
di incubo. Da mesi il nume-
ro delif persone arresUte e 
aumentato in maniera verti-
ginosa Innumeivvoli sono • 
deportati all'isola di Co Son 
(Poulo Condore); altn sono 
detenuti nelle prigioni > e nei 
pcnitenzian di Saigun e d: 
altre province. Non si ban-
no piii notizie precise e si 
ignora se sono ancora vivi... 
Non sappiamo ormai piu :< 
chi rivolgcrci. La nostra sola | 
speran/a e quella di atten ; 
dere die gli organismi religia 
si. umamtari o giundici i \ 
ternazionali e i movimenli 
di amici all'estero ci venga 
no in aiuto. II piu presto 
possibile. Siamo in peri"o 
lo!». 

Questo grido d'allarnie dei-
1'agosto scorso filtrd. non si 
sa come, attraverso le strettf 
maglie dell'apparato repressi
ve) di Van Thieu e arrivo a 
un prete vietnamita a Par:gi. I 
Lo troviamo nel frontespi/.io ! 
di un opuscoletto ciclostila-
to. bruciante raccolta di scon 
volgenti tcstimonianze sul ter 
tore bianco che regna a Sa; 
gon sotto il regime che gli 
Stall Uniti tengono in oie'Ji 
e dalla sopravvivenza del 
quale vogliono far dipendcre 
ia pace o la ^uerra nel Viet
nam. 

Le « gabbie 
di tigre» 

In questi mesi Van Thieu 
ha intensificato jl terrore c 
la stretta repressiva. Le noti-
zie e le testimonianze coe 
giungono dal Sud Vietnam 
si moltiplicano di ora in or:i 
in un crescendo mostruoso. 
Un'ultima. autorevole confer 
ma di quanto sta avvenendo 
neH'inferno ai v-w Thieu ce 
la fomisce Vo Dong Giang. 
membro del Comitato centra 
le del FNL e segretario ge
nerate del c Comitato sudviei-
namita per la liberazione dei 
patrioti e dei partigiani del 
la pace* detenuti dagli ame-
ricani e dai loro agenti. Lo 
abbiamo incontrato a Roma 
in questi giorni dove era a 
capo di una delegazione del 
Fronte e dove ha avuto una 
serie di colloqui con perso
nality politiche di ogni orien-

SAIGON — Un gruppo di patriot! viene portato all'interrogatono 

tamento sul problema viet
namita 

Anch'egli non e in grade 
di rispondere esattamente al 
la domanda «quanti sono i 
prigionieri politici che Thieu 
tiene nelle sue galere sotto 
la ointinua minaccia di nmr-
te e fa quotidianamente mo-
rire dopo inenarrabili tenu
re X) giustiziare sommariamen-
te dai suoi sicari < Pen.sia-
mo siano circa 300 mila i 
civili imprigionati nel Sud 

Vietnam dagli americani e 
dai loro lan'occi. Ma 'iiiesta 
cifra varia in ogni momento" 
da una parte essa non cessa 
di aumentare a causa della 
campagna di terrore che il 
regime di Sajgon ha scatena-
to in questi ultimi mesi. con 
l'arresto e l'incarcerazione di 
migliaia di patrioti e di per-
sone che vogliono semplice
mente la pace D'a'tra oarte 
i detenuti sono in gran par

te condannati a morte len'a 
a seguito delle efferate tor
ture. delle malattie che li fa)-
cidiano quotidianamente - e 
delle misure di liquidaz.cne 
fisica >. 

Vo Dong Giang chiamce 
gli scopi che gli Stati Uniti 
e Van Thieu si nrefiggono 
con la liquidazione dei dete
nuti politici. « Le torture, le 
sevizie e la liquidazione fisi
ca dei patrioti incarcerati, 

La presentazione delle « Opere » a Firenze 

La personality di Togliatti 
Dibattito con Giorgio Amendola, Eugenio Garin ed Ernesto Ragionieri - Una biografia nella quale si con-
centra una serie di vicende e di probiemi che segnano con impronta decisiva la storia contemporanea 

FIRENZE, 13 
Sul significato della figura 

e dell'opera di Palmiro To
gliatti nella storia itahana del-
l'ultimo mezzo secolo si e 
incentrato lintenso e appas-
sionante dibattito cui hanno 
dato vita, in occasione della 
presentazione del secondo vo-
lume delle Opere al Palazzo 

' dei Congressi di Firenze. Gior
gio Amendola, Eugenio Garin 
ed Ernesto Ragionieri. 

Prendendo spunto dalla ri-
costruzione della biografia in-
tellettuale e politica, che Ra-
gionien ha premesso alia pub-
blicazione delle opere , Amen
dola ha sottolineato tre aspet-
ti salienti delKattivita e del 
pensiero di Togliatti; II rap
porto con P Internazionale 
Comumsta e PUnione Soviet! 
ca in uno dei momenti piu 
delicati della loro storia. tra 
il 1926 e il 1929; il ruolo svol-
to nella discussione interna 
al PCI e nel rafforzamento 
del gruppo dirigente del par-
tito dopo la stretta delle leg 
gi ecoezionali; infme la que-
stione dell'analisl del fasci-
smo, nella quale a giudizio dl 
Amendola convergono sia la 
esperienza internazionale di 
Togliatti, sia il suo rapporto 
intenso con il partito italia-
no e con l'ltalia, 

Un processo 
eomplesso 

Ma una volta ripercorse al-
cune delle lappe principal! del
la biografia intellettuale e po
litica d: Palmiro Togliatti, il 
problema che si e imposto 
al centro della discassione e 
stato quello di individual il 
fik) conduttore Iungo II quale 
si e mosso lo sviluppo della 
personaltta di Togliatti. di de-
fmire il carattere del suo 
impegno di dirigente politico. 
di intellettuale. di uomo. 

Garin ha preso le mosse da 
un apprezzamento complessi-
vo delle opere di Togliatti fi-
nora pubblicate. che ha definl-
to cnon solo una raccolta di 
document!, ma un angolo vi. 
suale per la ricostruzione del
la storia d'lUlla e delle vi
cende di un grande partito 
politico nei suoi collegunen-
y mondi*ll», per aifrooUi* 

la questione del rapporto esi-
stente tra Ia figura di To
gliatti come intellettuale e il 
suo modo di essere dirigente 
politico. «capon. 

Garin ha individuato una 
delle chiavi interpretative per 
indicare la soluzione di que
sto problema nello scritto to-
gliattiano del 1927. «Antonio 
Gramsci, un capo della clas-
se operaian. Letto per la pri
ma volta in chiave autobio-
grafica, questo scritto fa sca-
turire la mediazione e il con-
trasto tra il richiamo all'ana 
lisi fredda e distaccata, e la 
passione politica, vissuta nel 
contatto con le masse, dal cui 
accostamento scaturiva la de-
finizione della strategla e del
la tattica del partito della 
clause operala. 

Nei loro mterventi Amendo
la. Gann. e Ragionieri ban 
no concordato nel sottolinea 
re il significato dell'analisl to-
gli&ttiana del fascismo come 
punto' di convergenza delle 
sue dotl dl intellettuale e di 
dirigente rivoluzionario. Di 
fronte ad una tradizione dura 
a morire, quale quella che ha 
teso ad interpretare 11 fasci
smo come una «malattiaj> nel
la storia d'ltalia, la ricerca 
di Togliatti, volta invece a col-
Iocarlo nella storia d'ltalia, co-
si nelle sue radici lontane, co
me nella piu recente afferma 
zione, costituisce una manl-
festazione della sua capacita 
di legare Panalisi minuta. 
fredda. obiettiva e 1 proble 
mi general! dell'orientamento 
politico Costituisce anche un 
insegnamento e un punto di 
riferimento per quanti oggi. 
nello sviluppo della rivoluzio-
ne italiana. vogliano definire 
tutta Pampiezza dei probiemi 
del presente alia luce di una 
c ricognizione del terreno na 
zlonale ». 

I tratti della figura di To
gliatti scaturiti dalle interpre-
tazioni convergent!, ma diver-
samente accentuate, di Garin. 
Ragionieri ed Amendola, han
no messo in rllievo la sostan 
ziale riduttivita dei gludlzi 
che a piu riprese — da Cro-
ce, che nel 1945 lo chiamd to-
tus politicus. a Lukacs, che 
lo definl «uno dei migllort 
tatticl del movimento comu 
nista » — sulla figura e Pope-
ra di Togliatti sono stati 
espressl. 

tUdocUeri ha potemlSMto 

contro la tendenza, tipica di 
tutta una tradizione del mo
vimento operaio internaziona
le, a distinguere tra il «tat-
tico» e lo astratega», tra il 
ateoricon e l'« empirico ». Ha 
messo invece in evidenza co
me la fusione della esperien
za intellettuale e delle capa
cita di direzione politica si sia 
no manifestate in ogni mo
mento saliente della biogra
fia di Togliatti. e in ogni 
aspetto della sua attivita: dal. 
Panalisi del fascismo alia ela-
borazione e all* approfondi-
mento della realta e del con
cetto della rlvoluzione mon-
diale. colti in t u t t a la 
grandiosita e complessita di 
un processo storico di lungo 
periodo. ai front! popolari, al
ia guerra di Spagna. alia for-
mazione. durante e dopo la 
Resistenza, del «partito nuo
vo*. alle piu recenti formula-
zioni sul « policentrismo ». 

Ma quando. nel senso In cu! 
Gramsci ne parlava nel 1924 
a proposito di Lenin, e To
gliatti nel 1927 a proposito di 
Gramsci. Togliatti stesso 6 
divenuto un «capos? II suo 
sviluppo futuro. ha sottoli 
neato Amendola. non era 
scontato in partenza. ma si 
e al contrario venuto fatico-
samente affermando attraver-
so un aitemarsi di prove 
scandite dai grand! aweni-
menti della storia mondiale. 
Ragionieri ha messo In evi
denza il peso decisivo svolto 
nelPaffermazione di Togliatti 
come dirigente — primus in
ter pares — del comunismo 
italiano. dalla sua partecipa-
zione alle grandi dlscussionl 
che tra U 1927 e il 1929 si 
svolsero sia nel Partito co-
munlsta russo sia nel PCI e 
nell'Internazionale Comunisfca. 
e dalla sua capacita dl com 
blnare la disciplina ncll'Inter 
zionale Comunista e II «le-
game dl ferro» con PUnione 
Sovietlca lnsieme alia gelosa 
ricerca e al mantenimento 
dell'autonomia del partito ita
liano. 

Amendola, che ha avuto nei 
suo intervento conclusivo ac 
cent! di appassionata rlevoca-
zione, ha invece collocato 11 
momento saliente del suo 
• dlvenlre capo» nel 1944 
quando dalla direzione diffi
cile e tormentata di un par
tito Ulegale. Togliatti pass& — 
•xrleehlto dill'—grleoM <M-

la guerra dl Spagna compiuta 
assieme a Longo e dei front! 
popolari — alia direzione di 
un grande movimento di mas-
sa. armato, che lo riconobbe 
come «capo» nel momento 
in cui il oprimato della po
litica » trovava una sua appli-
cazione viva e concreta nella 
determinazione positiva della 
strategla e della tattica del 
partito della classe operala. 

La passione 
politica 

Anche gli cspettl umanl del
la personality di Togliatti 
hanno rappresentato un ter 
mine di confronto e di di
scussione. Dirigente stimato. 
ma non sempre amato. come 
hanno ricordato Amendola e 
Ragionieri. Togliatti venne 
sciogliendb nella maturazione 
della sua personal it a di diri
gente politico, anche gli spi
got! della sua umanita attra-
verso una combinazione via 
via piu composita e distesa 
della sua «freddezza» con-
trollata, della sua ironla In
tellettuale e della sua passio
ne politica e umana. 

La discussione ha affrontato 
nella sostanza il problema 
stesso della « biografia», co
me genere storiografico e co
me strumento — ha posto in 
rilievo Garin — attraverso 11 
quale Io studio e la compren 
sione delle vicende di una 
grande personahta possono 
convergere fino a dare il sen 
so dello scorrere complessivo 
della storia. Nella biografia dl 
Togliatti. ha affermato Garin. 
si concentra e si coagula tut
ta quanta una serie di vicen
de e di probiemi che segna 
no dl una Impronta decisiva 
la storia contemporanea. 

In questo senso. ha conclu-
so Ragionieri. una biografia 
di Togliatti che voglia corri-
spondere pienamente al suo 
rapporto di parted pazlone 
con la storia d'ltalia e con la 
storia dl un grande movi
mento internazionale. non po-
tra che intitolarsi, secondo 
una formula classica, «La vi
ta e 1 tempi di Palmiro To-
gllattl». 

a.d. 

non costituiscono una "novi-
ta' 'per il regime di Saigon. 
Si tratta in effetti di uno dei 
pilastri di questo regime, di 
una politica che esso applica 
da quasi vent'anni. dalla fir 
ma degli accordi di Ginevra 
del 1954. Lo scopo e quello 
di indebolire le forze rivo-
luzionarie e di fiaccare lo spi
rito combattivo della popola-
zione. Ma ogni volta che il 
regime di Saigon si trova 
davanti al pericolo del suo to-
tale sfaldamento tenta e cerca 
rabbiosamente di "far spari-
re" il piu gran numero pos
sibile di detenuti politici >. 
Giang ricorda l'orrendo mas
sacre delle prigioni di PIm 
Loi. del gennaio 1959, allor-
che il regime del san-
guinario fantoccio Ngo Dinb 
Diem si trovo dinanzi ad una 
grave crisi. In quell'occasio-
ne. solo in quel terribile pi* 
nitenziario, ben quattromila 
detenuti furono sterminaii 
con il veleno in una sola 
notte. 

«Dal settembre 1972 — ci 
dice Vo Dong Giang — di-
nanzi al fallimento della "viet-
namizzazione" della guerra e 
temendo che Ia pace potesse 
essere concorrlata rapidamen-
te, Pamministrazione di Thieu 
ha accelerato Pattuazione del 
piano cosiddetto di "siairez-
za prima, durante e dopo il 
cessate il fuoco", piano che 
e stato messo in atto fin dal 
1971. Si tratta di una azio
ne che mira a sopprimere 
tutte le liberta democrat :che 
nel sud Vietnam, a reprinie-
re senza esclusione tutti co-
Ioro che si pronunciano per 
Pindipendenza, la democra-
zia. Ia pace e la concordla 
nazionale. che chiedono la fir-
ma di un accordo per porre 
fine alia guerra e per il ri-
stabilimento della pace. «»ppar-
tengano o no al FNL e al 
GRP. Si tratta di un jiano 
che mira a sabotare Paccor-
do ancor prima che questo 
possa venir firmato *. 

Ma cid che e ancor piu 
grave e terribile e che, co
me dice lo stesso Giang. «que-
sto piano criminale compor-
ta misure che i sicari di 
Thieu definiscotio " di facile 
esecuzione" e prevede "Peli 
minazione fisica immediata 
dei detenuti politici ritenuti 
incorreggibili". L'amministra-
zione Thieu. precisa Giang. 
ha gia compilato un elenco 
di cinquemila patrioti detenu
ti e considerati come "piu 
pericolosi" e da Hquidare im-
mediatamente prima del ces
sate il fuoco "per evitare — 
si dice — ogni difficolta nel
lo scambk) dei prigionieri 
di guerra" ». 

La liquidazione dei dete
nuti, Io stillicidio di morte 
che avviene ogni giomo nel!e 
galere di Thieu incute ribrez-
zo. c Un documento che ci e 
stato fornito recentemente da 
detenuti del carcere di 
Phu Quoc — afferma Giang 
— ci fa sapere che sui 35 mi
la detenuti di questo carce
re, sift di tramila sono *t*ti ' 

uccisi nei modi piu efferati: 
torturati, seviziati. liquidati 
segretamente o apertamente. 
Piu di 500 sono stati resi in-
validi. a un centinaio sono 
stati strappati i denti, piu 
di cinquecento sono affelti da 
terribili malattie ' cutanee e 
agli occhi. Ad alcuni sono sta
te sbriciolate le rotule delle 
ginocchia e oltre cinquemiia 
sono affetti dalle piu gravi 
malattie: tubereolosi. malat
tie di cuore. paralisi, follia > 

E' noto come le prigioni 
americane e di Thieu siano 
sempre state dei «macelli» 
e degli < inferni terrestri». 
Oggi questi inferni sono mol-
to piu numerosi. Nonostante 
le famigerate «gabbie di ti-
gre> siano state denunciate 
come una infamia in tutto il 
mondo, non solo continuano 
ad esistere, ma sono aumen-
tate. Ne sono state costruste 
did nuove « piu moderne *. va
le a dire piu perfette nel lo 
ro orrore. Nel campo nume
ro 8 di Poulo Condore nelle 
nuove < gabbie di tigre > sono 
ammucchiati da 300 a 400 de
tenuti. La loro novita consiste 
nel fatto che esse sono ancora 
piu basse, totalmente buie. 
specie di veri e propri torn 
bini dai quali si esce sol
tanto morti ». 

c Nella prigione di Chi Hoa, 
dove si trova detenuto e tor-
turato lo studente Huynh 
Tan Mam, presidente dell'As-

sociazione degli studenti del 
Sud Vietnam, dal 10 <iicem-
bre scorso, sono stati sop-
pressi anche i pochi minuli 
di aria aperta concessi ai pri
gionieri. Quotidianamente, 
nel carcere di Phu Quoc, i 
detenuti sono posti dinanzi al-
l'alternativa di sottomettersi 
alPamministrazione di Saiuon 
o quella della morte lenta 
con torture e sevizie. A molti 
prigionieri sono stati strap
pati gli occhi e tagliate ie 
dita... Piu di tremila detenu
ti sono stati eliminati in 
questo modo. II 12 settem
bre i sicari di Thieu na::no 
dato ai detenuti cibi avve'e-
nati. Dinanzi alle proteste ch-i 
carcerati. gli stessi sicari si 
sono abbandonati ad una fe
roce repressione, uccidonio 
piu di due^nto porsone. 
Molti detenuti hanno preferi-
to il suicidio. Non sono che 
pochi esempi — dice con in-
dignazione Giang — perche 
non saremo mai in grado <Ji 
dire tutto di questa vera o 
propria scalata del crimina 
in atto contro i detenuti po
litici nel sud Vietnam >. 

Strappare 
la pace 

Che cosa possiamo fare roi. 
che cosa vi attendete dalia 
opinione pubblica italiana 
per impedire e far cessare 
questi crimini? La nsp.ista 
di Giang e un accorato ap
pello: t La vita di 300 n.i'a 
figli tra i piu valorosi della 
nazione vietnamita e grav^-
mente minacciata, rischia di 
venire spenta ogni ora. o^ni 
minuto. Gli italiani conosco-
no questo problema doloro-»o 
ed angoscioso, poiche ano.ie 
voi avete conosciuto la bar
barie fascista. Nel Vietnam 
del sud. in una guerra tli 
aggressione delle piu lunghe 
e piu barbare della storia, .n 
trapresa contro il nostro po-
polo dalPimperialismo piu p)-
tente, questo problema e an
cor piu grave e angoscioso. 
Ndi vi preghiamo di esi^ere 
immediatamente che il si >-
verno americano cessi subito 
la guerra d'aggressione e r r-
mi senza indugio Paccordo 
di pace gia concordato r."I-
Pottobre scorso. Alio stesso 
tempo facciamo appello a voi 
affinche denunciate, con piu 
vigore ancora, la politica .li 
repressione e di liquidazione 
fisica intrapresa dagli USA 
e dalPamminis«razione Thieu 
contro i patrioti e i pacifist 
detenuti nelle prigioni del sud 
Vietnam, chiediate la cessa-
zione immediata di questa po
litica, garanzie per la loro vi
ta e la loro liberazione im
mediata. Noi siamo convnm 
che la vostra energica azione 
pud contribuire efficacemen.e 
alia lotta del nostro populo 
per strappare questi valor» 
si figli della nostra nazione 
dalle mani sanguinarie Cits.'-
aggressori americani e dei lo
ro agenti. Questo sara alio 
stesso tempo un contributo 
alia conquista e alia Jifet-a 
della pace nel Vietnam, per
che non vi potra essere pscf 
finche la vita umana e Ie 
liberta democratiche venvn-
no conculcate e soppresse >. 

Franco Fabiani 
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