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Un libro di Pietro Secchia 

II PCI nella Resistenza 
Ricordi, document! inediti, testimonianze c 
formazioni e i miti, ponendo I'accento sul 

sulla direzione politica della guerra 

he confutano le de-
momento unitario e 
di Liberazione 

J 
Ricordi, documcnti inediti, 

testimonialize: cosi, nel sot-
totitolo, Pietro Secchia ha 
voluto indicare quale fosse 
la materia di cui e impasta-
to questo suo poderoso volu
me intitolato a 11 Partito co-
mnnista italiano c la guerra 
di liberazione, che appare 
nella tredicesima edizione 
dei benemeriti Annali del-
1'Istituto Feltrinelli (pp. 
1142, L. 12.000). E" un libro 
utile, e e'e di piu che non 
ricordi e documents Sec
chia ha diretto, con Longo, 
accanto a lui, il partito e le 
brigate Garibaldi nella guer
ra di liberazione, ed e poi 
divenuto — bisogna pure 
che se lo senta dire — uno 
dei maggiori storici della Re
sistenza, con una coerenza di 
interpretazione che 6 esem-
plarc. 

Certo, a prima degusta-
2ione del libro, si e impres-
sionati dalla mole della do-
cumentazione. Ma quanto 
scrivevano questi comunisti, 
anche quando facevano la 
guerra, e che guerra! Lon
go, che e uno dei rarissimi 
piemontesi dotati di humour, 
sostiene che si scriveva tanto 
perche bisognava pur riem-
pire quei tempi morti che 
lasciava la clandestinita, lo 
isolamento cospirativo for-
zoso. Ma, celia a parte, que
sto produrre in tale copia, 
rapporti, critiche, riflessio-
ni, propaganda, questo « ser-
vizio d'informazioni » minu-
to, ricco e preciso, quasi 
caparbio, gia si prestereb-
be a tutto un lungo discor-
so. Solo gente seria, che cre
do al valore delle cose che 
fa, che e abituata a lavorare 
insieme, che ha il culto del
la «responsabilizzazione > e 
del proselitismo, che viene 
dal tirocinio ventennale del 
lavoro illegale, che dall'epo-
ca della guerra civile del 
primo dopoguerra chiama 
« sportivo » il settore mili-
tare, che sa che bisogna met-
tere per iscritto soltanto le 
cose che servono, e in grado 
di offrire di se, poi, all'os-
servazione storica, un'imma-
gine cosl completa e detta-
gliata. 

I giovani 
e la storia 

Sicche, il volume di Sec
chia e anzitutto una minie-
ra, o meglio e una escava-
zione praticata nelle gallerie 
piii varie, da quella del di-
battito interno al gruppo di-
rigente a quella dei rapporti 
con gli altri partiti, da quel
la delle discussioni coi com-
pagni jugoslavi a quella del
la preparazione dell'insurre-
zione nazionale. Secchia ha 
riportato alia luce, conse-
gnato alio sfruttamento di 
studiosi e di semplici letto-
ri, le pepite piu lucenti, i 
document! piu indicativi. La 
impressione d'insieme e pro-
fonda, anzitutto per dare la 
misura del numero di pro
blem! che s'intrecciano e 
chiedono una soluzione nel 
corso della lotta, dalle que-
stioni di linea a quelle di 
orientamento dei militanti 
(si passa dai quattro-cinque 
mila del 25 Iuglio ai 70.000 
del 1944), dalle direttive per 
< tenere » le zone libere al
ia battaglia per sviluppare 
alia base i CLN, dai temi 
della fusione coi socialist i 
a quelli piu specific! del
la condotta delle bande par-
tigiane, dall'impostazione o 
correzione di uno sciopero 
alia conoscenza delle condi-
zioni di vita e del tessuto 
sociale di un villaggio o di 
un quartiere, dalla polemi-

A Mosca dal 10 giugno 

Convegno 
italo-sovietico 
sulla donna e 
la maternita 

MOSCA, 29 
Dal 10 al 14 giugno Mosca 

ospiteri il convegno italo-so
vietico dedinato alia donna e 
ai problem] social i della ma
ternita. Nel corso dell'incon 
tro promosso dalle associazio-
ni cultural] Italia-URSS ed 
URSS-Italia verranno discus-
si j seguenti temi: «ResDon-
sabilita della donna e della 
societa di fronte alia scelta 
della - maternita » (problemi 
demografici, educazione ses-
suale, controlk) delle nascite, 
aborto); «Prevenzione e tu-
tela della salute della madre 
e del bambino» (tutela della 
gestante, della lavoratrice ma
dre e del bambino); «Edu
cazione f ami Hare e sociale 
del bambino fino all'eta di 
tre anni* (funzione dell'asilo 
nldo). 

Oltre a questa slgnlficativa 
iniziativa, che rientra nel qua
dra delle attivita previste per 
11 1973 dalle due associazioni 
cultural], vanno segnalate una 
•erie di importanti dibaUiti 
fcl corso o che si svolgeranno 
ati prossimi giorni. 

ca rovente contro l'attesismo 
ai chiarimenti sui program-
mi della Resistenza. 

Siecchia, il libro l'ha co-
str.iito, con un criterio che 
ritengo giusto, movendo da 
una sollccitazione politico-
culturale attuale, unendo il 
commento di oggi all'esibi-
zione di un - pezzo» raro 
del 1043, illustrando, con-
futando, esemplificando am-
piamente. 1 bersagli sono 
due, essenzialmente. D'un 
canto, egli risponde alio de-
formazioni di chi — parlia-
mo della versione ufficia-
lc, da cerimonia, della Resi
stenza — presenta la lotta 
di liberazione come se essa 
fosse stata una sorta di ge-
nerale moto collettivo, in-
distintamento patriottico, di 
tutto uh popolo, di chi la 
celebra come una lunga fol-
gorante giornata nel cui so
le poi spariscono il nemico, 
1'atteggiamento degli Allea-
ti, l'indifferenza, l'opportuni-
smo di tanti, le differenzia-
zioni tra una destra e una 
sinistra (e anche al loro 
interno), il carattere di clas-
se, di guerra civile, di lot
ta sociale che le impressero 
i lavoratori. Dall'altro canto, 
con una nettezza spietata — 
che gia, del resto, era ri-
scontrabile nei precedenti 
lavori dell'autore assai pri
ma dell'attuale contcstazione 
« da sinistra > — egli insi-
ste sul tratto essenziale di 
una Resistenza unitaria, sui 
limiti che essa ebbe, sui 
condizionamenti ferrei, di 
carattere interno e interna-
zionale che incontro, sulla 
funzione decisiva delle mi-
noranze organizzate, sui pro-
tagonisti della direzione del
la lotta. 

« Oggi i giovani — scrive 
Secchia — che leggono cer-
te storie romanzate della no
stra guerra di liberazione 
hanno 1'impressione che noi 
avessimo il potere e che non 
siamo stati in grado o, peg-
gio, non abbiamo voluto te-
nerlo (chissa poi perche?) 
per realizzare non dico la 
rivoluzione proletaria, che 
questo era assolutamente 
fuori delle possibility e del
la realta, ma neppure un 
regime di democrazia pro
gressiva. In effetti, per le 
condizioni in cui si svilup-
po la guerra di liberazione, 
in Italia e in Europa, noi 
(quando dico noi intendo di
re gli antifascist) il potere 
non Fabbiamo avuto mai ne 
fummo mai in grado di con-
quistarlo ». 

Secchia e altrettanto chia-
ro su tutto quel coacervo 
di miti, di slogans, di luoghi 
comuni, sulla < Resistenza 
rossa », sulla contrapposizio-
ne masse-dirigenze, sulla 
spontaneity sulla svolta di 
Salerno come arretramento 
o annullamento della pro-
spettiva rivoluzionaria, che 
sono divenuti cosi insistenti 
e ripetuti in questi ultimi 
tempi. Se non avessi in me-
rito il piu profondo scetti-
cismo, poiche queste defor-
mazioni (che rispondono a 
spinte psicologiche, oppure 
a un ideologismo che — co
me ha scritto Stefano Mer
it — ci ha semplicemente 
dato, « quando ha tentato la 
ricerca reale, esempi di sto
ria manichea, con una clas-
se operaia monolitica nella 
sua fissita rivoluzionaria >, 
oppure si collegano alia piu 
strumentale delle polemiche 
contro il PCI) e questi slo
gans continueranno imper: 
territi a correre per le stra-
de, sui muri e sui manife
sto oserei dire che la do-
cumentazione e il ragiona-
mento ofTerti da Secchia so
no definitivi, tolgono il ter-
reno sotto i piedi alia spe-
culazione. 

I punti essenziali che tro-
vate sviluppati sono i piu 
convincenti: I'inquadramen-
to delle nostre vicende nel 
contesto della guerra gene-
rale della Grande Alleanza 
contro ii nazifascismo, il va
lore determinant dell'orga-
nizzazione, la concretezza 
della prospettiva della de
mocrazia progressiva (e la 
dimostrazione di quali forze 
vi si opposcro), Famalgama 
sempre piu consistente del-
I'unita nel partito, con le 
masse che influenzava e i 
giovani che portava al com-
battimento e alia morte, la 
consonanza dell'azione svi-
luppata neiritalia occupata 
dal nemico all'iniziativa po
litica di Togliatti. E' di To-
gliatti la definizione piu 
avanzata, e non la piu re-
strittiva, della democrazia 
progressiva, che giustamen-
te Secchia colloca alia con-
clusione del suo lavoro: « La 
democrazia progressiva e 
una democrazia che distmg-
ge completamente le tracce 
di ogni regime reaz'ionario 
fascista o di tipo fascista. 
Ma questa e la definizione 
negativa. Per il contenuto, 
questa democrazia e, secon-
do me, un regime democra-
tico che rcalizza misure di 
carattere socialista, cioe si 
orienta verso un regime di 
contenuto socialista, cioe di 
contenuto socialo di verso da 
quello che esisteva sotto il 
fascismo ». 

Cio non significa che non 
ci siano state, tra i dirigen-

ti comunisti, divergenze di 
posizioni, di previsioni, di 
atteggiamenti, di punti di 
vista, cho spesso sono an
che il risultato di differen-
ti punti di osservazione, ol
tre che di formazione e di 
esperienze. Secchia ci of-
fre, al riguardo, esempi di 
grande interesse, tratti da 
verbali e da lettere. E sul 
dibattito interno al PCI, tra 
Roma e Milano, tra le zone 
liberate e quelle occupate, 
avremo presto una nuova 
messo di informazione diret-
ta. La fornira Amendola 
con un libro di grande im-
portanza di cui e prossima 
l'uscita, la forniranno gli 
stessi Longo e Secchia. I 
comunisti continuano a of
frire a tutti la possibilita di 
ficcare il naso nelle loro fac-
cende, poiche sono le fac-
cende del movimento ope-
raio italiano e della nostra 
patria. II problema che si 
pone a questo punto e, pe-
ro, questo. Si dovra fare 
del dibattito interno al PCI, 
o meglio della ricerca di 
una contrapposizione di li-
neo sottesa da quel dibatti
to, una sorta di ipotesi pri-
vilegiata, addirittura l'ottica 
da cui guardare la guerra 
di liberazione? Quel dibat
tito e sempre rimasto fermo 
a un punto di contrasto, op
pure si e sviluppato in un 
accordo? La conclusions che 
si ricava dal libro di Sec
chia e quella di una omo-
geneizzazione del gruppo di-
rigente addirittura clamoro-
sa nel corso della guerra di 
liberazione. Vogliamo fare 
i conti con questo dato? 

Occasione 
di scelte 

Direi che il pregio maggio-
re del lavoro che Secchia ci 
ha offerto sta nel mostrare, 
sempre con le acconce pez-
ze d'appoggio, che la guer
ra di liberazione fu per il 
PCI una continua occasione 
di scelte, e di lasciarci veri-
ficare di quali scelte si trat-
tasse. Non si trattava certo 
di prospettare un'altra guer
ra, contro gli eserciti anglo-
americani — il cui contri
bute fu decisivo per libera-
re il nostro Paese. Si trat
tava, via via, di scegliere 
se attrezzare e mobilitare un 
esercito di popolo oppure li-
mitarsi a una guerriglia di 
sabotatori, se trasformare i 
CLN da organi interpartiti-
ci in strumenti di democra
zia di massa, se andare a 
un'unita organica con i com-
pagni socialisti, si trattava 
di sapere se eravamo decisi 
a fare l'insurrezione anche 
da soli qualora gli altri del 
CLN non «marciassero». 
Secchia indica, pagina per 
pagina, quale era il discri-
mine tra rivoluzionari e con
servator! o semplici demo
cratic!, nelle circostanze del-
l'ora. E indica anche qua
le tensione ebbe sempre una 
dialettica che sprigionava 
da due poli altrettanto cari-
chi: quello dell'ttnttd, senza 
la quale la Resistenza si spe-
gneva e quello della dire
zione politica della lotta, sen
za la quale la Resistenza si 
corrompeva. 

Paolo Spriano 

Come la Repubblica Democratica del Vietnam ricostruisce sulle rovine della guerra 

Dal noitro inviato 

VINH LINH, maggio. 
Si arriva a Vinh Moc — po-

co a nord del 17. paral'plo. 
nella zona di Vinh Linli — 
dopo oltre un'ora di otrada 
bianca che si snoda faiicosa 
mente • tra i crateri innume 
revoli, di ogni dimensionc1. che 
aumentano sempre di p»u via 
via che ci si allontana dal 
capoluogo del distretto di Vinh 
Linh per avvicinarsi al mare. 
Poi finalmente appare il vil
laggio, un gruppo di capanne 
tutte ricostruite di fresco, tr? 
i banani e le pa I me da cocco. 

Tra una capanna e 1'altra po-
che culture di manioca e di 
patate dolci verdeggiano su un 
suolo bianco e sabbioso. Si 
sente la prossimita del mare. 
A quest'ora di mattmo il vil
laggio e quasi deserto, dei 
bambini escono dalle capanne 
e si raggruppano attorno alio 
due auto che sono apparsp nel 
villaggio. 

Dopo qualche ricerca trovia-
mo il compagno Trong Minh 
Tuan, il segretario della cellu-
la del villaggio che ci condu
ce alia sede del Partito der 
lavoratori, una capanna tra le 
altre, forse appena piu gran-

La coraggiosa ripresa della vita 
civile in un villaggio distrutto 
dai bombardamenti a nord 
del 17° parallelo . 
Una cooperativa che nel '66 
possedeva una flottiglia 
di 137 barche e che ha dovuto 
ricominciare da zero 
39.200 bombe e cannoneggiamenti 
dal mare - La piccola « citta 
sotterranea» dove l'attivita dei 
compagni non si e mai interrotta 

de: aperta su un la to, la.scia 
vedere i ritratti di Marx. En 
gels, Lenin. Stalin e Ho Ci 
Min appesi alle pareti assie 
me ai comunicati e alle paro
le d'ordine. Una tavola rusti-
ca e stretta dove sono bene ;n 
evidenza una teiera, le tazze 
per il te, un pacchetto di si-
garette aperto, in un angolo. 
su un fuoco di legna che in
vade di fumo tutta la s>anza, 
l'acqua per il te bolle. 

Ci sediamo attorno alia ta

vola dopo che Tuan ha usato 
tutta la sua autorita pei- faiv 
allontanare i bambini. E' un 
uomo di aspetto massiccio. 1 
tratti dun. la pelle cotta dal 
sole perche e un pescaiore co 
me tutti gli uomini del villag
gio. In questa parte del Viot-
nam la terra e avara, molto 
sole, acqua, di giorno il ven 
to del Laos scende oaklo e 
violento dalle montagne del
la Cordigliera Truong Son. di 
notte il vento del mare porta 

CONTRO LA LEGCE - TRUFFA 

TOKIO — Un fronte imponente di forze politiche, 
che include I comunisti, i socialist!, il partito 
Komei, i socialdemocratici e duecentotrenfatre 
altre organizzazioni, e sceso in campo contro il 
progetto di legge-truffa elettorale del govemo 
Tanaka. II progetto e ufficialmente accantonato, 

ma il fatto che il govemo abbia imposto una 
proroga della sessione parlamentare fa femere 
un suo ritorno sulla scena. Qui, gli attori del 
teatro c Warabiza » inscenano una c danza delle 
maschere > alia stazione ferroviaria Shibuya di 
Tokto, nel quadra delle manifestazioni di protesfa. 

MOSTRA A NAPOLI DI SALVATORE PROVINO 

L'uomo nel ritmo della citta 
La fedelta del giovane artista ai colori del nativo paesaggio siciliano e alle sue aspre 
figurazioni popolari - l/inferesse per i tempi e gli strumenti del lavoro nella vita 
affannosa delle metropoli - II richiamo al realismo americano nelle opere piu recenti 

Nostro servizio 
NAPOLI, maggio 

A proposito di Salvatore 
Provino sono stati fatti i no-
mi di Bacon, di Guttuso. di 
Permeke e di Kafka (aggiun-
gerei Appel). Si tratta senza 
dubbio di riferimenti critici 
partinenti. anche se piuttosto 
facili perche applicabili, in-
differentemente. alia intera 
generaztone di pittori italiani 
formatisi dopo l'esperienza 
neo-realista. Tali riferimenti, 
msomma, se individuano una 
scelta di gusto, un determi
nate orientamento estetico, 
non bastano tuttavia a illu-
minare la personalita di un 
artista, a inquadrarla nel pae
saggio stortco e sociale nel 
quale si e formata umana-
mente e Intellettualmentc 
Cid vale per tutti, ma ha una 
particolare importanza per un 
artista siciliano. 

Provino — che In una certa 
misura ripete, a distanza di 
alcuni decenni. il caso di Gut
tuso — e nato a Bagheria, 
figlio di operai, operaio egli 
stesso fino all'adolescenza, 
quando si decise a «salire» 
nel continente, per approdare 
a Roma died anni fa. Egli 
allora aveva con se, custodi-
t« nella memoria come unlca 
riaerva di immaginl, oltre 11 

colore accecante del paesag
gio siciliano, le mostruose fi
gurazioni della villa Patago
nia. Forse. si portava dietro 
anche la inquietante scena de 
• II trionfo della morte» di 
palazzo Sclafani, dipinta da 
un ignoto pittore non si sa se 
spagnolo, catalano o france-
se, la cui violenza figurativa 
aderisce stranamente alia 
realta isolana, fino ad appa-
rire creazione e fantastiche-
ria al tempo stesso popolare e 
raffinatissima, come e natu-
rale che sia un'arte che af-
fonda le radici addirittura 
nel mitico mondo della Ma
gna Grecia. 
- A me sembra cioe che la 
pittura di Salvatore Provino, 
nonostante gli indiscutibili 
accostamenti di stile e i ri
ferimenti contenutistici ai 
quali moltl hanno accennato, 
conservi una propria gelosa 
autenUciUu Essa deriva, ap-
punto, dalla fedelta del giova
ne artista al mondo favoloso 
della sua terra e alle sue 
aspre figurazioni - popolari. 
Cosl, la traumatlzzante espe-
rienza cittadina, con I suoi 
miti deU'efficienza tecnoloci-
ca, della razionalita e del be-
nessere, si traduce con natu-
ralezza in quelle - immaginl 
dolorosamente • caricaturall 
che soltanto per caso — e 

forse non per caso, essendo 
Bacon, anch'egli, un artista 
di estrazione popolare — col-
limano con quelle del grande 
pittore britannica 
- La mostra napoletana di 
Provino. allestita negli ampi 
locali della galleria Schetti-
ni, ci permette di avere un 
quadro di insieme dell'ultima 
sua produzione. La quale — 
fermo restando il totale e co-
stante impegno contenutisti-
co, presente ogni momento e 
in tutte le opere dell'artista 
— si potrebbe dividere in tre 
filoni stilistici essenziali. II 
primo e quello ispirato alia 
vita e al lavoro dell'uomo 
nella citta stritolatrice, che 
deforma i lineamenti del vol-
to umano In maschere orren-
de e ridicole, trasformando i 
« personaggi » — per dirla al
ia Bacon — in mostmost in-
setti kafkiani. chiusi. anzi im-
prigionati nei loro abitacoli 
asettici, legatl ai loro stru
menti di lavoro. macchine o 
oggetU scientific! e tecnici, 
ai quail finiscono per fonder-
si. Esemplare, come espressio-
ne di questa fase, mi sembra 
il dipinto (Anatomia di un 
implegatoj), che suggerisce il 
riferimento a Bacon ma che, 
per la fog* e l'irruenza del-
resecuzione, arriva al llmlte 
della gertualiU e dell'eapres-

sionismo astratto, che ricor-
da, appunio, Appel. . 

Un altro momento ispira-
tivo e quello in cui Provino 
recupera certe esperienze pi-
cassiane e cubiste. attraverso 
la mediazione illuminante di 
Guttuso. Mi riferisco in parti-
colare ad opere come • La ro-
lativa», «Cane e padrone». 
«II riswglio » e a Ritmo della 
citta ». dipinti nei quali il co
lore si dispone in ritmi e ca-
denze piu misurati. resi pre-
ziosi dalla intonazione grigia 
che vi domina. 

Le opere piu recenti, infine, 
si richiamano, in un certo 
senso, a determinate espe
rienze del realismo america
no. Si. tratta, in genere, di 
pitture di piccole dimensioni, 
spesso affollate di personag-

- gi, colti nei gesti della ba-
nalita quotidiana, dplineati 
con un disegno risentito e 
schematico, che perd rasenta 
il vignettlsmo e la caricatu-
ra. E* una esperienza ancora 
in fase sperimentale, che tut
tavia ha gia permesso all'ar-
tista la realizzazione di un 
quadro lntenso e felice nella 
sua esemplarita, quale e quel
lo del pugile che alza le brae-
cia in segno di vittoria, 

Paolo Riccl 

VIHNAM 
DEL NORD 

VIETNAM ••• 
DEL SUD 

salinita e freddo. Non vi 6 
posto per la risaia, e le p'>-
die colture possibili non |Kis-
sono certo — mai hanno po-
tuto — dare da mangiaro apU 
abitanti del villaggio. Resta 
perd il mare, la pesca. 

Oggi Vinh Moc e una coo
perativa di 220 pescatori. men-
tre sono le donne che si occu-
pano di coltivare la terra d î 
piccoli lotti individuali e dj 
una cooperativa agricola. So
no le donne che si occupano 
anche della fabbricazione del 
« Nuoc Mam » e del c Mam 
Tom». una salamoia di pe-
sce dall'odore fortissimo ed 
una pasta di gamberi termen-
tati, prodotti indispensab'li 
della cucina vietnamita. Que
ste, da sempre, le risor.se del 
villaggio, ma solo dall'indipen-
denza in poi queste attivita. 
liberate dal gioco delle tasse 
coloniali e dello sfruttamento 
dei .signorotti locali. potevano 
svilupparsi e portare qualclie 
benessere agli abitanti. 

« La cooperativa dei pescato
ri e nata nel *61-'62 e da allo
ra le condizioni di vita sono 
cambiate. Nel 1966 la coope
rativa possedeva 137 barche 
da- pesca », dice il compagno 
Tuan. Per la prima volta do 
po secoli a Vinh Moc si man-
giava a sazieta. Si comincia-
vano appena a costruire le 
basi di una vita nuova quando 
c il 5 aprile 1966 gli aerei 
americani sono venuti per la 
prima volta e per quattro ore 
di seguito hanno bombardato 
il villaggio, tutte le case sono 
state distrutte. Noi ci aspetta-
vamo le incursioni e aveva-
mo preso qualche precauzione, 
ma le conseguenze sono state 
molto crudeli. Da allora gli 
aerei hanno continuato a veni
re per tutto il 1966. e fino al 
31 ottobre 1968. il giorno stesso 
della sospensione dei oombir-
damenti ordinata da John
son ». 

La difesa 
costiera 

I bombardamenti sono stati 
durissi'mi su questo piccolo 
villaggio che si estende su 500 
metri di lunghezza per 150 
metri di larghezza. Qui sono 
state lanciate 39.200 bombe. 
c Nulla restava piu in piedi, 
i crateri seguivano i crateri z, 
dice, con il volto divenuto piu 
duro, il compagno Tuan. Og
gi nel viHaggio i crateri so
no stati colmati, ma arrivan-
do abbiamo potuto constatare 
cosa vuol • dire 1'espressione 
« crateri su crateri >, una sfi-
da al calcolo delle probabili-
ta e alia convinzione ohe mai 
una bemba ricada sulio stesso 
luogo dove un'altra e cadu-
ta. Qui, a volte, le voragini 
aperte dalle esplosioni succes
sive hanno la forma di un ot
to, oppure la forma di un tri-
foglio, due o tre .bombe ca-
dute praticamente nello stesso 
luogo. 

C'erano gU aerei che veni-
vano a bombardare, e'era la 
Vn flotta che dal largo can-
noneggiava senza intermzione 
la costa. Vinh Moc e colloca-
to in alto su una coliina. tra 
il mare e una strada strategi-
ca. AI largo, a 30 km. di di
stanza. e'e l'isolotto di Con-
co. un avamposto della dife
sa costiera della RDV cha 
per tanti anni e sta to conti-
nuamente attaccato dall'avia-
zione e dalla marina ameri-
cane. 

E' stato allora necessario 
cambiare vita, c Abbiamo eva
cuate tutti coloro che non era-
no indispensabili alia difesa e 
alia produzione. Due terzi dei 
1200 abitanti del villaggio han
no dovuto allontanarsi. Chi 
e rimasto ha dovuto occuparsi 
della pesca, della difesa an-
tiaerea. dei campi. In p:u ave-
vano nuovi compiti: le nostre 
barche, le nostre esperienze 
del mare erano insostituibili 
per assicurare il rifornimento 
dell'isolotto di Conco>. 

La vigilanza era continua. 
Gia da prima, del resto. i pe
scatori di Vinh Moc erano 
sempre pronti alia difesa: le 
provecazioni non erano man-
cate in questa zona di confi
ne. Nd marzo 1966. per esem-
px>, dei commandos saigonesi 
erano sbarcati vicino al villag
gio per una operazione di spio-
naggio. Nel giro di poche ore 
erano stati arrestati. 

Tutta la vita dei pescatori 
miliziani era segnata dalle on-
date di bombardamento. dagli 
attacchi della marina, c L'e
sperienza ci ha insegnato co
me approfittare dei momenti 

di calma. dopo ogni attacco, 
di giorno o di notte: si po-
teva pescare, si poteva colti
vare qualcosa. La pesca era 
difficile, dovevamo prendere 
molte precauzioni perchd spes
so le navi americane si avvi-
cinavano molto alia costa. Fa-
cevamo uscire una barca alia 
volta, un equipaggio ridotto, 
tre uomini invece di sette. 
Avevamo un sistema di avvi-
stamento continuo e delle 
campane per dare l'allarme ». 

Al posto 
dei caduti 

In questo modo i pescatori 
hanno tenuto testa ai bombar
damenti continui di Johnson e 
poi a quelli di Nixon: « Sape-
vamo che la nostra posizione 
era importante ed • eravamo 
decisi a realizzare i compiti 
indicati dal partito. Abbiamo 
avuto molti morti. perduto 
molti quadri, era importante 
formarne dei nuovi. II com
pagno Ho Min Xai — il segre
tario della cellula indica il 
giovane che sta seduto accan
to a lui — ha solo 34 anni ed 
e il presidente della nostra 
cooperativa. Molti sono cadu
ti, ma altri hanno preso il lo
ro posto. e questa la cosa piu 
importante perche e l'uomo 
che decide tutto >. • - * ; 

E la produzione, la pesca? 
II compagno Tuan riflette 

un istante, poi dice: <Non 
abbiamo potuto evidentemente 
mantenere il livello degli an
ni prima delTaggressione >, e 
poi ci da le cifre: 163 tonnella-
te nel 1962. 62 nel 1967 e 56 
nel 1972. Ed e gia un enorme 
successo aver realizzato que
sti risultati. 

Non riusciamo ancora a ca-
pire, come fosse possibile vi-
vere sotto i continui bombar
damenti e organizzare un cen-
tro di vita se tutto il villag
gio era stato distrutto fin dal
la prima ondata. Chiediamo 
spiegazioni ai compagni. Per 
rispondere ci invitano a usci
re con loro; attraversiamo an
cora il villaggio e ad un cen-
tinaio di metri dal suo limi-
te, nascosta dalla vegetazione, 
i compagni ci mostrano una 
piccola apertura. Una scala 
ripida scavata nella terra si 
perde nell'oscurita. Scendiamo 
alia luce delle lampade a pe-
trolio nello stretto cunicolo ri-
vestito di canne di bambu. 
che diviene sempre piu stret
to e scende sempre piu in bas
so con molte curve ad angolo 
retto c per spezzare 1'onda di 
urto» ci dicooo. II corridoio 
ora si allarga: possiamo rad-
drizzare la schiena, abbiamo 
smesso di scendere, siamo a 
20 metri sotto terra e conti-
nuiamo a camminare. < E' 
stato duro scavare e soprat-
tutto riportare la terra alia 
superficie. Per fare questo la
voro abbiamo impiegato quat
tro mesi. da febbraio a giugno 
del 1966 ». 

L'entita 
dei danni 

Solo grazie a questa < atta 
sotterranea t e stato possibi
le continuare una vita or£a-
nizzata. I cunicoli si svilup-
pano per due chilometri, con 
otto uscite in different! punti. 
Incontriamo una stanza sca
vata da un lato: < Era per le 
riunioni della cellula. ma vi 
c piu lontano un'altra sala do
ve possono stare assieme an
che 200 persone. Qui si pote
va anche fare il cinema, sem
pre qui avevamo organizzato 
una infermeria e una mater
nita >. « Citta sotterranee » co
me questa e anche piu grandi 
hanno permesso la resistenza 
di tutta la regione di Vinh 
Linh. 

Dopo venti minuti di mar-
da appare un'uscita e ci tro-
viamo sotto il viUaggio, dj 
fronte al mare, sulla spiaggia 
bianchissima, le barche Ura
te a secco, alcuni uomini la-
vorano a riparare le reti. 

<Dopo i bombardamenti di 
Johnson >, dice i compagno 

Tuan. < delle nostre 137 bar
che ne erano restate intatte 
due soltanto: ne abbiamo ri
costruite 25. Poi sono venuti 
i bombardamenti di Nixon e le 
distruzioni e la vita sotterra
nea sono ricominciate. Ora ab
biamo di nuovo 25 barche, 
ma per poter lavorare bene ce 
ne vorrebbero almeno 40. so-
prattutto ci vorrebbero dei 
motori e nessuna delle no
stre giunche e meccanizzata. 
Ma i problem! sono tanti e 
con i bombardamenti di Nixon 
abbiamo avuto danni per 36 
mila dong». E' una cifra 
enorme se si pensa che con 
un dong si possono consuma-
re due pasti. Ma ora all'oriz-
zonte non si veclono piu le 
sagome delle navi da guer
ra americane e si potranno 
fare molte cose. «Ora bi
sogna pensare alia pace » — 
concludono i compagni. 

E' giunto il momento di 
salutarci. Siamo risaliti al vil
laggio che si e popolato del
la folia dei bambini usciti 
dalle scuole (una di primo 
grado e una di secondo, ci di-
cono con orgoglio). Uno di lo
ro corre verso di noi, e il fi
glio del compagno Xoi, il gio
vane presidente della coope
rativa. Stringendogli la tnano 
dico: « Doveva essere ben tri-
ste il villaggio senza tutti que
sti bambini... >. Xoi non ri
sponde, sorride e stringe un 
po* piu forte la mia mano. 

Massimo Loche 

Promosso 

dall'ARCl-Caccia . 

Convegno 

a Firenze 

sulla difesa 
della natura 

Dalla nostra redazione 
FIRENZE, 29 

L'abbandono delle campa-
gne, la degradazione del suolo 
e deH'ambiente. i pericoli del-
l'inqulnamento in agricoltura, 
la salvaguardia del patrimonio 
paesaggistico ~ e faunistico: 
questi, in sostanza, i temi 
trattati da un convegno — 
« Difesa della natura: per una 
politica sociale del territorio » 
— svoltosi nei giorni scorsi a 
Firenze, nelPAuditorium della 
Fondazione Lavoratori Offici-
ne Galileo. 

L'iniziativa. promossa dal-
1'Arci Caccia regionale, ha 
suscitato un notevole interes
se, dimostrato dalla larghezza 
delle adesioni e dai numero-
sissimi interventi. La relatio
ne introduttiva e stata tenu-
ta dal compagno Vasco Pa-
lazzeschi. presidente provin-
ciale dell'Arci-Caccia; sono 
seguite poi comunicazioni di 
Agati e Pizzo, Batacchi, Pis-
ziolo e Calugi. Ai lavori del 
convegno ha preso parte an
che il compagno Giovanni 
Berlinguer. che ha tratto al-
cune considerazionl conclu
sive. 

Berlinguer si e soffermato 
lnnanzitutto sulla situazlone 
ecologica nel nostro paese. 
Questa, ha detto. tende ogni 
giorno a peggiorare poiche 
permangono e continuano ad 
agire tutti quegli element! che 
hanno provocate 1'attuale dis-
sesto ambientale: 1'inquinft-
mento. l'urbanizzazlone inoon-
trollata. la speculazione. le 
sfruttamento del lavoro uma
no, la degradazione e la pri-
vatizzazione delle riserve na
tural!. Tale situazione trova 
la sua matrice nell'intreccio 
tra profitto e rendita specula
tive, cui fanno riscontro for-
mule e metodi di govemo 
adottati alia giornata e che 
arrecano grave danno al no
stro patrimonio ambientale. 

Berlinguer si e poi soffer
mato sulle esperienze di lot
ta del movimento democrati-
co per trasformare rambien-
te agrario. Vanno viste in 
questo contesto sia la distru-
zione parziale del latifondo 
che le conquiste ottenute dai 
mezzadri e quelle dei patti di 
riforma agraria. 

Per quanto nguarda la sal
vaguardia del patrimonio fau
nistico, Berlinguer ha detto 
che e fondamental mente gm-
sta Timpostazione tendente a 
limitare e regolare la cacci* 
in modo da garantire una ri-
produzione allargata ed evl-
tare uno sterminio indiscri-
minato. 

Non rientrano, pero. In que
sto tipo di preoccupazioni le 
iniziative — come la proposta 
di Iegge del deputato demo-
cristiano Bartok) Ciccardini — 
che hanno lo scopo di Impe* 
dire la vivlsezione e la speri-
mtntazione scientlfica sugll 
animali. Queste Iniziative per-
dono Infatti di vista la realtA 
di un Paese In cui si attua, 
da parte delle Industrie far-
maceutiche, un'irresponsabile 
speri men tazione suH'uoroo. 
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