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Significato dell'esperienza bolognese 

Lo strumerito 
biblioteca 

I risultati dell'attivita del Consorzio provinciale per la pubblica 
lettura in vista della riappropriazione sociale di massa dei mezzi 
della produzione culturale — Una legge della Regione Lombardia 

La notizia che il Consi-
glio della Regione Lombar
dia ha approvato una legge 
diretta a far si che le bi-
bliotecho non siano — co
me e stato scritto — « sail-
tuari intoccabili, riservati a 
pochi eletti, ma centri di 
informazione, formazione e 
diflfusione culturale, capaci 
di rompere l'isolamento in 
cui spesso si trovano e pro-
muovere quindi un rapporto 
piu fecondo con la societa >, 
costituisco un motivo di 
compiacimento e insieme di 
consenso per ehi condivide 
la responsabilita politica e 
tccnica di un'organizzazione 
bibliotecaria come il Con
sorzio provinciale per la 
pubblica lettura di Bologna. 
Anzi, questa prima legge, 
il cui testo completo non ci 
e ancora noto nella sua let-
tera, costituisco in un cer-
to senso il riconoscimento 
implicito di un'esperienza 
maturata in piu di dieci an-
ni di attivita e di eflettive 
rcalizzazioni, che ha visto 
proprio nella provincia di 
Bologna impegnati le forze 
politiche democratiche e gli 
amministratori provinciali e 
comunali in uno sforzo col-
lettivo per dotare tutti i co-
muni della provincia di bi
blioteca e le frazioni di sa-
la di lettura. Ma 1'iniziativa 
legislativa della Regione 
Lombardia e anche occasio-
ne di riflessione per quanto 
possa fare riferimento alia 
azione che la biblioteca 
svolge nel proprio contesto 
sociale sia nell'ambito di 
una piu generale politica 
della cultura. Collocati en-
tro questa prospettiva, gli 
aspetti di una moderna or-
ganizzazione bibliotecaria 
che la legge lombarda evi-
denzia in forma problemati-
ca, trovano nel Consorzio 
di Bologna un diretto rife
rimento. 

Realta omogenee 
In via preliminare occor-

re rilevare che la Regione 
f-iombardia, come accade 
nell'esperienza bolognese, ha 
mantenuto distinti due pia-
ni operativi: da una parte 
l'istituzione dei nuovi im-
pianti bibliotecari o il po-
tenziamento di quelli esi-
stenti e, dall'altra, la loro 
gestione. L'Amministrazione 
Provinciale di Bologna, in-
fatti, con interventi finan-
ziari separati, ha istituito 
(e va istituendo) nuove bi
blioteehe e, insieme, ha po-
sto le amministrazioni co
munali interessate, attraver-
so la forma consorziale, nel
la condizione di provvedere 
direttamente alia loro ge
stione, con un'ampiezza di 
mezzi tecnici e finanziari 
che oltrepassano la disponi-
bilita del comune singolo. 
Infatti, ai primi stanziamen-
ti di 265 milioni, per la co-
struzione di 17 biblioteehe, 
e ai successivi di 330 per i 
nuovi piani di investimenti, 
si aggiungono annualmente 
le quote ordinarie di gestio
ne, che raggiungono ormai i 
200 milioni di lire. 

La duplice destinazione di 
questi interventi finanziari 
ha reso possibile, fin dal-
l'origine, la composizione di 
un'eventuale conflittualita 
tra amministrazioni comu
nali e organizzazione con
sorziale, che e invece, a 
quanto semhra, uno dei pro-
blemi iniziali della Giunta 
della Regione lombarda. Le 
biblioteehe che il Consorzio 
istituisce conservano il loro 
carattere comunale, ma in 
un'accezione che le awicina 
lempre piu al significato 
« comunitario > del termine 
• le allontana da una con-
notazione < municipalisli-
ca». Diversamente 1'orga-
nizzazione consorziale dei 
gervizi e dei mezzi tecnici 
consente una program ma-
zione culturale che, se tro-
va nelle singole comunita 
tutti gli elementi, i fermen-
ti e le motivazioni, e in 
grado tuttavia di recuperar-
li, potenziarli e riproporli 
mediante un'azione politico 
profonda, nei confront! del 
le altre istituzioni della cui 
tura. 

La dimensionc - provin
ciale », anche se preser.te 
come realta ammini^lrativa 
e organizzativa. non e mat 
concepita come controllo o 
esautoramento della piu an 
tica e storica tradizione 
« comunale ». [/organizzazio
ne consorziale delle biblio
teehe punta tnvece sul la 
possibility di un'evoluzione 
comunale di tutle le struiiu-
re social! e culturali, secon-
do una pianificazione che 
porti al superamenlo e alia 
trasformazione di ogni pre 
sunta o reale azione di da 
minanza o sudditanza Si fa 
vorisce invecp I' emergen-
effcttivo di concrete realta 
omogenee dove cio6 la ri 
partizione per omogeneita 
«i complessi tjpologici ,co 
nuni, frazioni. quarti?ri> 
fossa dar luogo a unita 
• comprenaoriali • o • intcr-
cotnunili* delta provincia. 

Ogni possibilo conflitto tra 
biblioteca dominante e * bi
blioteca dominata si annul-
la strutturalmente all'origi-
ne. Lo istituzioni minori o 
le attivita ridotte finiscono 
per assumere la dimensionc 
di vere concatenazioni, pro-
lungamenti o connessioni di 
gruppi sociali compatti e 
omogenei, in cui sia possibi
le 1'afTermarsi di una coo-
perazione creativa, nella 
forma esplicita della parte-
cipazione e della compre-
senza attiva, di fronte ai 
piu complessi problemi del
la produzione e della gestio
ne di ogni bene o espressio-
ne della cultura. 

Gli altri due aspetti pre-
cedentemento richiamati so-
no connessi direttamente con 
l'azione che la biblioteca 
svolge nel proprio contesto 
sociale o con i processi di 
direzione e orientamento de-
cisionale che riesce a met-
tere in atto, come fatti di 
una piu generale politica 
culturale. Non • va dimenti-
cato che lo stato di arretra-
tezza cho nel paese caratte-
rizza le strutture culturali e 
la conseguenza di una man-
cata o volutamente ritarda-
ta trasformazione del con
cetto stesso di cultura. Da 
una parte si ha la predomi-
nanza di elites culturali, la 
cui attivita o presenza si 
realizza storicamente in tut-
te le forme del privilegio di 
classe e, da un'altra, l'inci-
denza sempre piu dilagante 
dell'industria della cultura 
che tende a merciflcare va-
lori e comportamenti o a 
ridurre e annullare la capa
city critica e Pespressivita 
singola o di gruppo. 

La biblioteca tradizionale, 
intesa come tesaurizzazione 
o memorizzazione di cono-
scenze, contenute o conser-
vate nel cosi detto * muro 
di libri >, costituisco uti 
consolidamento di una si-
tuazione che si va aggravan-
do, se ad essa si ricollega 
il principio valido per la so-
ciologia borghese del dupli
ce quadro della produzione 
socioculturale, quello della 
< memoria del mondo > e 
quello del flusso permanen-
te dei mass media. AI rin-
novamento morfologico e 
tecnologico dell' organizza
zione bibliotecaria, cioe alia 
razionalizzazione dei suoi 
mezzi e alia modernizzazio-
ne dei suoi servizi occorre 
sostituire o quanto meno 
affiancare, con una molte-
plicita e una pluralita di in-
cidenze reciproche, un rap
porto diverso tra produtto
re e destinatario del pro-
cesso culturale. Occorre tut
tavia non ricadere in quel
le che a ragione possono 
considerarsi le ideologie im-
plicite dell'azione culturale 
sia se si tratta di soddisfa-
re i cosi detti bisogni cul
tural], come espediente mi-
stificatorio di una concezio-
ne democratica della cultu
ra, sia se si persegue l*nhiel-
tivo di un presunto consen
so culturale, come ricerca o 
riconoscimento di una co
mune base di valori. 

L'azione culturale che la 
biblioteca pud svolgere, e 
per la quale si pone in ter
mini politici un'organizza
zione complessa o composi-
ta come quel la che va rea-
lizzando il Consorzio di Bo
logna, riguarda la stessa 
formazione della volonta de-

cisionale, attraverso la par-
tecipazione di tutte le com
ponent! sociali, politiche e 
sindacali; il recupcro e la 
tutela dei valori piu auten-
tici di una tradizione comu-
nitaria e ambientale; la col-
locaziono in una dimensio-
no territoriale della biblio
teca, intesa come strumen-
to operativo nuovo e dina-
mico. per avviare e agevo-
laro l'espressione di proces
si culturali latenti o repres-
si; 1'impegno costante verso 
una informazione non ma-
nipolata, assicurato da una 
attivita permanente di di-
battito, critica e confronto 
della totalita dei messaggi, 
cui quotidianamento larghe 
masse sociali sono sottopo-
ste dai moderni mezzi di 
comunicazione; il potenzia-
mento dei rapporti sociali o 
di nuove occasioni di incon-
tro, in una biblioteca dove 
la vita associativa possa ri-
scoprire tutta la sua effetti-
va potenzialita; la riappro
priazione dei mezzi e degli 
strumenti della produzione 
culturale, come un affranca-
mento politico oltreche in-
tellcttuale della piu larga 
base sociale. 

II destinatario 
La realizzazione di que

sti obiettivi coincide con 
una piu vasta e profonda ri-
-°rca di collegamenti e di 
rapporti interpersonali, che 
non rimanga tuttavia un e-
spediente o un presupposto 
apparente di integrazione 
sociale, ma costituisca in
vece il supporto consapevo-
lo e reale di acquisizione e 
di circolazione dei messag
gi. L'informazione, la noti
zia, il dato, sia trasmessi 
nelle forme consuete del 
libro o degli altri mezzi a 
stampa sia attraverso lin-
guaggi o complessi segnici 
piu efficaci e persuasivi tro
vano in una rete di rela-
zioni sociali non certamen-
te acquiescenza e passivity, 
ma la base piu preparata 
per una riconsiderazione cri
tica del loro contenuto. 

II Consorzio per la pubbli
ca lettura di Bologna ha av-
viato un nuovo processo co-
municativo tra destinatario 
e fonte dell'informazione, 
privilegiando e organizzan-
do il primo come elemento 
condizionatore del secondo. 
In questa dimen.sione si in-
quadra la pubblicazione del 
Dizionario Bibliografico, che 
non rinnova solo tecnica-
mente la tradizionale infor
mazione bibliografica, ma 
ribalta strutturalmente i 
procedimenti di scelta e di 
selezione delle informazioni. 

Una nuova gestione del 
patrimonio culturale, la pos
sibilita di collocare la bi
blioteca all'interno di un 
contesto territoriale e co
munitario, il concorso per
manente e costante di tutte 
le forze politiche e sociali 
per definire programmi di 
attivita e di interventi raf-
forzano e confermano quel-
Ia esemplificazione di fina-
lita e di obiettivi che la 
legge lombarda sembra vo-
ler perseguire. Per questo, 
pensiamo. non e mancato lo 
appoggio di tutte le forze 
democratiche per la sua ap-
provazione. 

Pasquale Petrucci 

VIAGGIO NEL VIETNAM DEL SUD 

Cosi viene definito Porientamento seguito dai patriot! che nelle regions liberate si preoccupano di evitare e impedire rap-
presaglie, creare condizioni favorevoli per le famiglie divise dalla guerra e stabilire buoni rapporti con gli stessi soldati di 
Saigon - A colloquio con un disertore dell'esercito fantoccio nel villaggio di Trieu Trach, vicino alle linee nemiche 

II posto di frontiera tra II Nord e il Sud Vietnam sul fiume Ben Hai 

Dal nostro inviato ' 
PROVINCIA DI QUANG TRl, 
agosto. 

Jl comune dove " siamo ' si 
chiama Trieu Trach. E' nella 
piccolo plana costiera che si 
estende dalla citta di Quang 
Tri al mare, piccolo delta di 
questa provincia. Attorno al
ia capanna del comitato po-
polare rivoluzionario. costrui-
ta in lamiere di alluminio, 
c made in USA », si estendo-
no le risaie. Siamo ' arrivati 
qui dnpo un viaggio di un'ora 
su un € sampan •» che, spin-
lo da un piccolo motore < ma
de in Japan», scivola veto 
ce sulle acque del fiume sot-
to una pioggia piccola e insi-
stente. 

Un nuovo 
distintivo 

L'accoglienza 4 quella tra-
dmonale, il piccolo rito del 
te, le spiegazioni; le raaazze 
die sono venute ad accoglier-
ci. piccole. rotnndelte. sorri-
denti, portano sospeso alia 
spalta il fucile d'assalto AK 47 
un fucile leggero e manegge-
vole. si dice, ma che in ma-
no a queste ragazze appare 
pesante ed ingombrante. An
che il giovane presidente del 
comitato del comune porta 
suspesa una grossa pistola al
ia cintura. 

Qualche capanna ollre quel
la del comitato. poi una pia-
nura di sterpaglie e. a un 

chilometro, le linee saigonesi. 
Tutto & tranquillo sotto la 

pioggia e il luogo ha tutta 
Vapparenza di essere adatto 
a quegli scambi che si dice 
avvengano molto spesso tra 
soldati di Saigon e abitanti 
delle regioni liberate, ma che 
non $i sa come e dove avven-
gono. 

Qui a Trieu Trach tutti por
tano un distintivo nuovo, una 
colomba bianca che chiude 
nelle sue alt un Vietnam ver-
de. il distintivo della * con-
cordia nazionale ». 

Le Dinh Thug che ha 27 
anni ed e il presidente del 
ccmitato rivoluzionario del 
comune ci dice: « Qui la po
litica di concordia nazionale 
c molto importante. siamo in 
zona "contestata". uno degli 
otto villaggi che formano il 
comune e ancora sotto con
trollo della amministrazione 
di Saigon *. 

Ma cosa significa concreta-
mente politica di concordia 
nazionale? Come si applica? 
In quali cast? A • Dong Ha i 
responsabili < provinciali a 
avevano parlato della appli-
cazione su vasta scala della 
linea di riconciliazione. Cer-
to a Quang Tri, zona libera-
ta di fronte alia quale il ne-
mico ha fatto il vuoto. o qua
si, tra la popolazione, non si 
pud condurre lo stesso tipo 
di politica che si realizza piu 
a sud nelle zone in cui i li-
miti non sono cosi netti, o 
quella che si realizza nelle 
grandi citta. 

Ma esistevano comunque 

dei - problemi, molti • era-
no quelli che avevano colla-
borato con gli americani, mol
ti i soldati disertori di Sai
gon verso i quali bisognava 
avere un atteggiamento pre-
ciso. . , 

II soldato 
Tu Ky 

- La politica e stata quella di 
rispettare i diritti di ognuno, 
di evitare ed impedire ogni 
rappresaglia. Ci avevano cita
to il caso di un certo Tran 
Doi. paracadulista dell'eserci
to saigonese. ferito e cattu-
roto durante una battaglia. 
Tran Doi aveva a lungo con-
servato un atteggiamento c da 
saigonese >. chiuso e arrogan-
le. non a caso faceva parte 
dell'* elite » dell'esercito fan
toccio. Curato e guarito si 
era poi convinto a parted-
pare alia vita della regione 
liberata giungendo fino a chie-
dere di essere ammesso al
ia miVzia. Vi e stato accol-
to ed ha partecipato alia lot
to. ci dicono. in modo enco-
miabile. 

Ma anche nei comitali po-
polari • rivoluzionari vi sono 
persone che prima collabora-
vano con il nemico. c Siamo 
tutti dei vietnamiti e la mag-
gioranza vuole la pace e la 
concordia nazionale. Qui vi 
scno molte famiglie che han-
pn i loro fipli nell'esercito di 
Saigon Durante Voccupazione 
i ragazzi di 15, 18 anni era-

no costretti ad entrare nel
l'esercito fantoccio a meno 
che non riuscissero a raggiun-
gere le forze di liberazione. 
E ancora ci sono numerose 
famiglie divise perche molti 
degli abitanti di Quang Tri 
sono stati forzati ad andare 
a sud, fino a Da Nang, fino 
a • Saigon. Sono tutti motivl 
che ci spingono a praticare 
la politica di concordia na
zionale, a creare condizioni 
favorevoli per le famiglie di
vise e If famiglie dei soldati 
dell'esercito fantoccio. Tutti 
hanno gli stessi diritti. noi 
vogliamo buone relazloni con 
tutti, anche con i soldati sai
gonesi che ci stanno di fron
te. a meno che, certo. nnn 
vengano ad attaccarci nerche 
in quel caso siamo costrpt-
ti a rispondere; ma se stan
no tranquilli. noi li traltia-
mo bene >. 

Questo ci era stato detto a 
Donq Ha. e a Trieu Trach 
abbiamo potuto verificarne 
la concreta applicazione. 11 
presidente del comitato popo-
lare rivoiuz'onario r'wetendo 
i principi • generali della po
litica di ricanc'T'az'one nazio
nale, ad un certo punto ha 
detto: € Noi qui abbiamo un 
soldato saigonese. Pham Tu 
Ky si chiama, che dopo la 
liberazione e rientrato al vil
laggio con il suo fucile e do
po qualche tempo e stato am
messo nella milizia. C'e stato 
il tentativo dei saigonesi di 
riprendere la parte della pro-

j vincia di Quang Tri a sud 
I di Cua Viet immediatamente 

UN ADDITIVO ALTAMENTE TOSSICO A BASE DI POLICLOROBIFENILE 

Proibito all'estero, permesso in Italia 
Al contrario di cio che awiene in altri paesi, da noi si continua a impiegare il PCB nella produzione di materie plastiche, inchiostri per stampa, 
gomma, adesivi, olii lubrificanti, carburanti, vernici - Una nuova malattia, la «cloracne », d dovuta all'accumulo di questa sostanza nei grassi 

Pur di innalzare ulienor 
mente i saggi di profitto i 
produtttori di materie plasti
che. di gomma, di adesivi. di 
vernici protettive. di inchio 
itri per la stampa, dt olio 
Iubnficante hanno messo :n 
questi loro prodotti un addi 
ti a base di policloro-bifeni-
le (P.C.B.) altamente lossico 
e assolutamenle non indi 
sperusab:le da un punto di 
vista tecnico Di questo addi 
tivo, brevettato negli Stati 
Uniti e prodotto anche in Ita 
lia. e nota l'azione nociva sul 
la salute dell'uomo. 

I pnmi sintomi della tossi 
cita dei policlorobifenili si 
notarono anni addietro tra i 
lavoratori americani che. per 
motivi professionali. avevano 
a che fare con tale prodotto 
&>si presentavano eruzioni e 
desquamaziom della pelie, al 
teraztoni della ptgmentazione 
epidermica, degenerazione del 
ftgato, stato di esaurimento 

B-nche le Industrie cer 
ca^ero in un primo tempo 
di attnbuire tali infermita a 
motivazioni extraprofessiona 
li. it- aulonta sanitarie ame 
ricanc acwrtarono le vere rau 
se del male e fu anzi rico 
nosciuta una nuova malattia 
profossionale. la « cloracne », 
dovuta ad accumulo del 
P.C.B. nel grassi. 

Nel 1968 a Yusho, nel Giap 
pone, si verificarono gravi ca 
si di intossicazione collettiva 
da parte di persone che non 
avevano avuto contatti pro 
fessionali con questo prodol 
to. ma erano state contami 
nate dall'ingestione di pro 
dotti alimentari contenenti 
P.C.B.; 13 di queste erano 
donne gravide, per cut si po 
lerono notare sul neonati 
gravi segni di alteraztone: die 
ci di essi nsultarono di * pe 
so inferiore alia media con 
coloraz:one grigiastra della 
pelle. nove avevano inTiam 
mazioni congenite agli occhi 
La parte grassa del latte del 
!e madri conteneva una con 
cenlrazione di policlorobife 
nile pan a 3.5 parti per mi 
lione. 

tn seguito a questi fatti 11 
• Department of Health. Edu 
cation and Welfare* (corri-
spondente al nostro ministe 
ro della Sanita). constatato 
che il P.C.B presentava peri 
coli sanitari analoghi a quel 
II < procurati dai DDT. ne 
proibiva la ' produzione di 
massa. Hmitandone I'uso a 
particolarissimi e controllati 
impieghi. ' Anche in Buropa 
TOCDE (Organisation de co
operation ct de developpe-
ment economlques) ha pro-
posto 11 dlvleto all'uso Indu

strial del P.C.B. come addi-
tivo, riservandolo ai seguenti 
impieghi. fluid! dielettrici per 
grandi trasformatori, fluid! 
per il trasporto di calore in 
circuito chiuso (con 1'esclu-
sione tassativa delle Industrie 
alimentari e dei manglmi). 
vernici per condensatorl. 

In Italia, non solo non ci 
si e mai preoccupati di met-
tere sotto controllo la produ 
zione e I'uso di tale prodotto. 
ma la sua stessa esistenza e 
ignorata. non solo dai grosso 
pubblico. ma anche da gran 
parte depli ambient! scienti 
nei ufficiall. 

Se oggi sappiamo qualco 
sa sulla diffusione del P.C.B. 
nel nostro paese lo dobbla 
mo unicamente all'iniziativa 
del Laboratorio Provinciale di 
Pisa diretto dai prof Glusep^ 
pe Taponeco che, con I chl-
micl Claudia Vannucchi, Gio
vanni Ghimentl. Roberto Ca 
nesi. ha condotto a termine 
un primo studio a rlguardo 

I dati ottenutl. dopo un an 
no di prove ripetute. sono as 
sai preoccupanti come indie) 
di un inquinamento ormai 
diffuso caplllarmente In tut-
to il territorio nazionale. Es-
sendo 11 P.C.B. assorblto prin
cipal mente dai grassi per ri
levare la concentrazlone del-
lo stesso negli aliment I, si so

no presi come campion! al-
cuni dei formaggi piu diffusi, 
ne e stata venficata la pre
senza e la si e correlata con 
quella del DJXT. presente ne
gli stessi ed utilizzato come 
parametro di misura. I poli
clorobifenili sono risultati in 
ogni caso presenti in quanti
ty molto maggiori del DJ>.T. 
in tutti i campiom esamina-
ti con punte massime di 12 
volte nella mozzarella, 16 vol
te nell'emmental. 21 nei for
maggi fusi, 29 nel pecorino. 
ecc. In un involucro di pla-
stlca per grissini - sono state 
riscontrate 5600 parti per mi 
lione nella fascia stampata a 
colori e 2750 parti in quella 
trasparente. 

Analizzati questi dati e sta
ta fatta un'ulteriore indagl-
ne sul latte di pecore alleva-
te alio stato brado. e quindi 
lontane da qualsiasi possi
bilita dl contaminazione di
retta col P.C.B. Lo scopo era 
evidente: vedere se, analoga 
mente a quanto gla rilevato 
per 11 D.D.T. (ritrovato persl-
no nel grassi dei plnguini al 
1'Artlco), I policlorobifenili si 
trovano ormai diffusi ' indi-
scrimlnatamente in tutto lo 
amblente naturalc. 

Anche In questo caso le ana-
Ilsl hanno dato eslto posltt-
va Le cause dl questa diffu

sione. ormai generalizzata. so
no molteplici e derivano dai 
fiumi e dalle acque scaricate 
dagli stabilimenti che usano 
il P.C.B. nelle loro lavorazio-
ni, dalle gomme delle auto-
mobili. dagli oli. dalla carta 
stampata, ecc, che disgregan-
dosi restituiscono P.C.B. al
io stato puro. 

In pratica. si pud ritenere 
che la situazione italiana sia 
oggi non molto dissimile da 
quella di altri paesi industria-
li che in passato usavano il 
P.C.B, con la sola differenza 
che, mentre aH'estero il fe-
nomeno e in regresso a cau
sa delle giuste restrizioni in-
tervenute, da noi, per l'ino-
perosita di chi dovrebbe es
sere preposto alia salute dei 
cittadini. e invece in conti-
nuo aumento. 

II problema riguarda non 
solo 1'ambiente estemo. ma 
in particolare ed in modo an
cora piu grave, gli ambient! 
di lavoro. Molti operai di fab-
briche di gomma preaentano 
eruzioni cutanee e pigmen-
tazioni anomale della pelle 
del tutto simili a quelle de 
scritte nella sintomatologia 
della « cloracne ». Poiche a II-
vello ministeriale sino ad ora 
non si e mosso nessuno. sa-
rebbe necessario che le orga-
nlzzazioni sindacali, le Re

gioni le province ed i comu 
ni dei territori in cui esisto-
no lavorazioni del tipo d: 
quelle eiencate, svolgessero ac
curate Indagini in proposito. 

Analogamente a quanto gia 
fatto aH'estero occorre al piu 
presto arrivare ad una legge 
che controlli la produzione e 
I'impiego di questa sostanza 
e ne vieti I'uso in quei setto-
ri produttivi in cut, non so
lo non e indispensabile. ma 
risulta altamente nociva. E 
precisamente: contenitori ed 
imbaliaggi per alimenti, ma
terie plastiche. inchiostri per 
la stampa, olii lubrificanti. 
carburanti per reattori. carte 
carbone, vernici protettive per 
legname ed alluminio. gom
me d'auto e prodotti di gom
ma In genere. ET pure indi
spensabile vietare I'uso del 
P.C.B. nel fluid! scambiatori 
di calore in tutte le Industrie 
che trattano prodotti alimen
tari e manglmi. Nel contem-
po occorre richiedere il rico
noscimento della «cloracne* 
come malattia professionale 
e provvedere a regolamenti 
adeguati per la tutela della 
salute del lavoratori nelle fab-
briche in cui potra ancora 
essere consentito I'uso di que
sto prodotto. 

Guido Manzona 

dopo la firma degli accordi. 
La milizia del nostro villag
gio ha partecipato alia batta
glia a jianco delle truppe re-
golari. Pham Tu Kg ha par
tecipato alia battaglia e, tra 
Vallro, ha incendiato due car-
ri armati. Per questo moti
vo e stato decorato due 
volte ». 

Chiediamo se e possibile 
parlare con lui e una delle 
due ragazze che fanno la guar-
dia parte sotto la pioggia per 
rienlrare poco dopo con il 
giovane. Basso, tarchiato, vi-
so largo e abbronzato. qual-
cosa di « americano » nei mo
di sotto I'uniforme verde del
le forze di liberazione. II « dt-
serlore». disinvolto. inizia a 
raccontare la sua storia. E' 
originario del villaggio, ha 21 
anni. nel luglio del 1971 era 
stato costretto ad entrare nel
la milizia saigonese. 

Ritorno 
a casa 

Saigon aveva da tempo co-
stltuito, sotto nomi che cam-
biavano via via che gli ame
ricani ne suggerivano dei nuo
vi, delle milizie di villaggio. 
Si voleva imitare Vorganizza-
zione militare del FNL: mili
zie locali di autodifesa con 
il compito di difendere i vil
laggi liberati, forze regionali 
gia capaci di operazioni mi-
litari di una certa importan-
za con un compito essenzia-
le di difesa' territoriale. infi-
ne le forze regolari mobili ca
paci di attaccare il nemico in 
battaglie importanti. 

Una organizzazione pirami-
dale efficace che contribuiva 
anche al reclutamento e al
ia formazione militare. I sai
gonesi ne hanno imitato la 
strutlura apparente, ma non 
possono certo imitarne la so
stanza e le milizie di villag
gio non sono affatto dei grup
pi di volontari decisi a difen
dere la loro casa e la loro 
terra dai nemico, ma al con
trario sono gruppi di giova 
ni reclutati a forza e diretli 
da elementi particolarmentp 
fidati, specialisti della « paci-
ficazione* e della repressions 
cenuli datt'esercilo regolare o 
dalle forze di polizia. 

Pham Tu Ky era stato dun-
que reclutato a forza nella mi
lizia rurale del suo villaa-
gio e, come dice, c potevo 
constatarne ogni giorno la 
inutile crudelta». Tuttavia 
non era facile lasciare la mi
lizia, Riceveva una piccola 
somma. 30 piastre al mese. 
per comprare un pacchetto di 
sigarette. Al momento della 
offensiva di Quang Tri, assie-
me alle truppe di Saigon, il 
giovane lascia il suo villag
gio. pur rimanendo nella zona. 
c Un giorno ho saputo che 
il villaggio era stato liberatn 
e da quel momento ho pen-
sato solo a trovare il modo 
di rienlrare. Ho deciso di 
scegliere la via rivoluzionario 
Per di piu al villaggio era re-
stata mia madre, e'era anche 
la mia fidanzata >. Trovare la 
occasione di evadere non i 
cosa facile, la sorveglianza i 
slretta perchi sono molti co
lor o che vorrebbero lasciar* 

I'esercilo di Saigon per rien
lrare nelle zone liberate, nel
le loro case. Cera anche il 
pericolo di essere trasferito 
in una regione lontana, da do
ve la fuga sarebbe stata im
possible o quasi*. 

€Una notte ero di pattu-
glia con un buon gruppo di 
giovani, una quindicina, tutti 
di Trieu Trach. Ci siamo con-
sullati se restore o partire e 
ci siamo accorti che tutti de-
sideravamo solo rienlrare al 
nostro villaggio. Era la notte 
del 27 aprile 1972 quando ci 
siamo presentati alle forze di 
liberazione. II primo magglo 
sono stato ammesso nella mi
lizia. Nella zona liberata ora 
seguo dei corsi di educazio-
ne politica per meglio com-
prendere cosa e la rivoluzio-
ne e il significato della no
stra lotta di liberazione. Ho 
partecipato a molti combatii-
menti da allora e, poiche co-
noscevo bene il campo nemi
co. ho anche fatto saltare un 
deposito di munizioni >. 

Nel villaggio Ky e diventa-
to il capo della milizia, ha 
conquistato la fiducia di tut
ti e ci dicono che si i dimo-
slrato un buon combattente 
ed un buon capo, vive in pa
ce con la sua vecchia madre 
e quando le attivita di respon-
sabile del gruppo della mili
zia gliene lasciano il tempo, 
coltiva il loro pezzetto di ri-
saia, ma si occupa come tut
ti gli altri giovani, dell'attivi
ta di ricostruzione: c E' mol
to diversa questa vita da quel
la del miliziano di Saigon? >, 
chiediamo. < Certo che i di
versa. adesso mi sembra di 
fare delle cose giuste. Ci so
no forse difficolta material'!, 
ma questo importa poco. Ora 
ho la coscienza tranquilla ver
so i miei compalrioti». 

Massimo Loche 

Cousteau 
prevede una 

catastrofe 
ecologica 

SAN DIEGO, 9. 
In una conferenza tenuta ft 

San Diego, in California, U 
cetebre scienziato franccse 
Jacques Yves Cousteau ha 
detto che «negli oceani del 
mondo sono gia visibili i sin* 
tomi deU'awicinarsi di una 
catastrofe ecologica». Con lo 
inquinamento — ha aggiunto 
Cousteau — «stiamo distrug-
gendo la parte viva del 
mari». 

Lo scienziato ha dipinto un 
quadro apocalittico della vita 
contemporanea. « Se si estra-
polano tutte le tenderize del
la nostra vita odiema si giun-
ge presto all'assurdo. Fra non 
molti anni saremo dieci mi-
liardi di indlvklui. Se tutti 
vorranno due auto per fami-
glia si trattera di qualcosa di 
semplicemente impossibile». 

Dopo aver criticato 1 re
cent! experiment! nuclear! 
francesi Cousteau ha detto di 
auspicare che gli scienziati di 
tutto 11 mondo si mobilitino 
per sventare la mlnaccia eco-
logica, ma a questo proposi
to ha confessato dl essere 
pessimista: «Gli scienziati 
oggi sono interessatl solo 
nel loro rlspeUivl campi • 
hanno perso 11 contatto mm i 
problemi sociali». 
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