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II corso di studi cristiani ad Assisi 

Gli orizzonti 
dei credenti 
Una verifica degli orientamcnti nuovi che emer-
gono nel mondo cattolico - « L'impegno dell'uomo 
si misura sulle cose che richiedono una scelta » 

VIAGGIO NEL VIETNAM DEL SUD 

PASSATO E PRESENTE PI QUANG TRI 
Sulle rive del fiume Thach Han avviene lo scambio dei prigionieri - Come si risponde alia « guerra psicologica » del regime di Saigon - Una citta segnata dalle rovine - Gli epi-
sodi che hanno caratterizzato la lunga e durissima lotta di liberazione - II ruolo delle donne - I nuovi compiti che vengono affrontati con fforza e coraggio giorno per giorno 

II 31° corso di studi cristia
ni, svoltosi dal 23 al 2!) ago-
sto ad Assisi nella CittadeUa 
fondata e animata da don 
Giovanni Rossi con la i par-
tecipazione di oltre mille cat-
tolici fra cui moltissimi gio
r n i e numerosi sacerdoti, lia 
offerto mot;vi ed elemcnti si-
gniticativi per una verifica de
gli orientamcnti nuovi che 
vanno emergendo nel mondo 
cattolico italiano sul piano 
delle scelte culturali e politi-
che, nonostante il persistere 
in esso di contraddizioni, for-
ti resistenze ed ambiguita. 

La ricerca. dopo aver pre-
so l'avvia con una «lettura 
di espcrien/e di vita cristia-
na altuali e della Chiesa pri-
initiva *» (hanno inlrodotto 
Giovanni Bianchi, Romeo Ca-
vedo, Vittorino Joannes), e 
entrata nel vivo del proble-
ma allorche 6 stato af front a-
tr. il tenia «II cristiano nel 
processo di liberazione» con 
le relazioni del teologo catto
lico prof. Italo Alancini del-
l'universita di Urbino e del 
sottoscritto che ha illustrato 
ie acquisizioni teoriche e le 
posizioni politiche dei comu-
nisti italiani sulia questione 
dei rapporti con il mondo cat
tolico. Le relazioni tenute dal 
teologo spagnolo Gonzales-
Ruiz sulla <? identita del cri
stiano oggi ~> o dal filosofo sa-
lesiano Giulio Girardi su «II 
cristiano nell i i ivoluzione » 
hanno inesso a fuoco il pro-
blema dcl'e scelte militanti 
che i cristiani devono compie-
re a lianco di quaint lottano 
per costruire una societa di-
\ersa da quelia capitalistica. 
Ogni disimpegno da parte del-
la Chiesa — ha detto Girar
di — equivaie a un impeguo 
in senso contrario. 

Questa prospettiva, come e 
stato riconosciuto da molti, e 
stata aperta al cristiano dal 
pontificato giovanneo e, in par-
ticolare, dalla Pacem in fer
n's. Questa enciclica — e sta
to osservato — ha fornito, per 
la prima volta nella storia 
della Chiesa, al cristiano il 
metodo sia per liberarsi da 
ideologie conservatrici sia per 
riconoscere anche nei non cri
stiani vai« ri positivi. In que-
sto contesto, ha assunto un 
particolare rilievo il richiamo 
al discorso di Togliatti a Ber
gamo, pronunciato venti gior-
ni prima della pubblicazione 
della Pacem in lerris, e alia 
azione condotta dai comunisti 
per ricercare. « di fronte alle 
rivoluzioni del tempo presente 
e alle prospettive di avveni-
re» , con il mondo cattolico 
*• una reciproca comprensione, 
un reciproco riconoscimento 
di valori e quindi una intesa 
e anche un accordo per rag-
giungere fini comuni e neces-
sari perche indispensabili al-
l'umanita >. 

Questa prospettiva di incon-
tro tra cristiani e comunisti 
nel processo di liberazione co
me hanno rilevato Gonzales-
Kuiz e Giulio Girardi — ha 
alle spallJ una lunga ricerca 
sia da parte marxista che da 
parte di molti studiosi catto-
lici (teologia della rivoluzio-
ne, teologia della liberazione). 
Lo stesso comunicato di Za
gorsk sottoscritto nel giugno 
.••corso da u/«a aatorevole de-
legazione della S. Scde e dal
la Chiesa ortodossa russa che 
in vita i crisiiani a * compren-
dere gli aspetti positivi del M>-
cialismo > e i valori di cui 
ouesto e portatore e scaturito 
da questa ricerca. 

Non e piu tempo — ha det
to Italo Alancini — per un ti-
po di « marimsmo teologico ». 
O la religione ricsce a dare 
una risposta alle istanze del 
nostro tempo o non ha piu sen
se *. Pert-id < !a religione de-
\ e porsi ccme prassi di libe
razione •*. Mancini ha rileva
to lo sforzo compiuto dai teo-
logi latino-americani, soprat-
tutto, per claborare una teo
logia delta liberazione attra-
\erso una approfondita rifles-
sione sulla drammalica situa-
zione del continoile sud-ame-
ncano. NOP si pud rispondere 
— ha concluso .Mancini — ai 
problemi del ncsiro tempo con 
ideologic e nrepostc intcgriste 
o con soiuzioni che non modi-
Pcano le strutture e la \ i ta 
dell'uomo. ma occorre com-
piere scelte the diano una 
nuova qualita al \ivere uma-
no. 

Padre Igino, un frate cap
puccino reduce del Mozambi-
co, ha deUo che « come i co
munisti sono stall capaci di 
mobilitare l'opmione pubblica 
in Italia e nel mondo per im-
porre la pace nel Vietnam, 
cosi noi dobbiamo saper pro-
muovere iniziative eflicaci a 
favore delle popolazioni op-
presse del Mozambico, del-
1'Angola, della Guinea. 

E' stato dunque elaborato 
c approvato dall'assemblea un 
Gocumenio che, oltre a denun-
t .are < i delitti » pcrpetrati, 
dalle tnipne portoghesi c la 
uccisione proditona di Amil-

car Cabral, rileva che tali cri-
mini rienirano nella «logica 
del coloninlismo, che per seco-
li ha spogliato quei popoli 
delle loio ricchezze e della 
loro cuiluiM ->, nella « logica 
del cnpilalismo e dell'imperia-
lismo interiiazionale, che for-
niscono *il fnscismo portoghe-
se capitali, arrni e appoggio 
politico ». Viene, inoltre, cnti-
cata la Chiesa ufliciale « per 
non aver ancora l'atto una de-
nuncia esplicita .dello strutta-
mento e delia guerra colonia-
lc ». II documento tormina con 
un « appello » al « governo ita
liano e alie Camere aflinche 
promuovano un dibattito poli
tico che denunci ie responsabi-
lita dirette e indirette dell'Ita-
ha nella situazione di sfrutta-
nicnto coioniale del JMozambi-
co, dell'Angola e della Guinea, 
e reclaim iniziative vigorose 
anche per via diplomatica». 
L'appello e rivolto alle masse 
jxipolari italiano, alle organiz-
zazioni politiche. aile masse 
cristiane L a Paolo VI: « Sen-
tiamo l'urgpnza ciie la Chiesa 
abbandoui il linguaggio diplo-
matico per usare quello evan-
gelico. Chiediaino la denuncia 
del Concordato tra la S. Sede 
e il Ponogello. fonte di gravi 
compromissioni dei cristiani 
ccn uno sfruttamento coionia
le cosi inumano ». 

Nel cjncludere i lavori. il 
card. Michele Pellegrino. che 
aveva i*incaric3 di parlare su 
<, Papa Gio\anni: un cristia
no » tuna tavol.i rotonda sul-
lo stesso tenia ha avuto luogo 
con la partecipuzione di Car-
io Bo, nions. Capovilla, Pez-
zella, 2i7oIa), dopo aver ri-
cordato il senso stoiico della 
apertura verso il mondo con-
temporaneo operato da Papa 
Giovanni a vari iivelli (socia-
le. diplomatico con il mondo 
comunista, ecumenico verso le 
altre Chic-se cristiane e non 
cristiane), ha detto «. Giovan
ni XXIII e stato il Papa della 
speranza e se vogliamo che 
essa sia irreversibile non dob
biamo guardare indietro, ma 
all'orizzonte della etoria che 
questo pontificato ha apertov. 
Non dobbiamo dimenticare che 
A. Papa Giovanni, con la Pa
cem in terris e con le sue ini
ziative feconde fra cui il Con-
cilio. e stato interprete e co-
struttore di storia :>. 

Nel salulo conclusivo. don 
Giovanni Rossi, che nonostan
te i suoi 86 anni dimostra 
uno spirito ben aperto alle 
nuove esueiienze del mondo, 
ha detto: «Se i cristiani vo-
gliono essete al passo con i 
tempi, devono essere uomini 
deH'impossibile. L'impegno del
l'uomo veramenle tale non si 
misura sulle cose ovvie. co
muni, ma su quelle che richie
dono una scelta ». 

Alceste Santini 

:_ * > 

QUANG TRI — Cosi si presentd il villaggio di Cho Dong Ha ai pr imi patriot i che vi entrarono, sotto la 
pioggia di fuoco scatenata dai B-52 americani che avevano gia completamente distrut to, con il capoluogo, 
anche il sobborgo. Sotto: i l mercato di Cho Dong Ha in questi giorni . 

A proposito di una grave iniziativa deirAmministrazione provinciale di Milano 

Mito e diritti della ragazza madre 
Lo smantcllamciito della Casa della madre e del fanciullo rivela la volonta di bloccarc 

. ogni iniziativa che tenda a supers re il ruolo segregante delle istituzioni assistenziali 

Da alcuni mesi e in atto 
a Milano un tentative por-
tato avanti daU'amministra-
zione provinciale, di gradua-
le smantellamento della Ca
sa della madre e del Fan
ciullo di via Pusiano: un'i-
situazione, a suo tempo pre-
sentata come modello spe-
rimentale alternativo alle 
tradizionali ed arcaiche i-
stituzioni che si occupano 
deH'assistenza alle ragazze-
madri. Tale tentativo a t -
tualmente si va concretiz-
zando con I'espulsione delle 
ragazze madri minorenni. 
Non e la prima volta che 
1'Amministrazione provincia
le prende iniziative del ge-
nere: mesi fa la stessa sor-
te e toccata a «Villa Se
rena ». un'altra istituzione 
che, nel settore deH'assisten
za ai malati mentali, a suo 
tempo venne presentata co
me una struttura sperimen-
tale altemativa. la quale a-
vrebbe dovuto dare awio ad 
un processo di trasformazio-
ne e superamento dei tradi
zionali «manicomi»; cosi 
alio stesso destino sono an-
dati incontro i centri di 
orientamento professionale 
che si prospettavano come 
strutture sclentificamente a-
vanzate in grado di aiuta-
re i ragazzi a scegliere il 
proprio futuro professionale. 

A parte Tabuso del ter-
mine « sperimentazione » che 
per anni l'Amministrazione 
provinciale ha propagandato 
in tutti i settori di sua com-
petenza e che alia luce del 
risultati attuali ha avuto 
una funzione di copertura del-
1'immobilismo reale e da pen-
sare che 1'iniziativa che si 
sta sviluppando intorno alia 
casa della Madre e del Fan
ciullo faccla parte di un 
discgno piu vasto che ha co
me obicttivo il rafforzamen-

to generalizzato delle Isti
tuzioni dalla esclusione e la 
espulsione dal loro interno 
di tutte quelle forze che pre-
mono per una loro trasfor-
mazione. 

Essa inoltre testimonia con 
ogni probabilita la salda-
tura. in atto aU'interno del 
partito di maggioranza su 
una base conservatrice e re-
stauratrice. delle varie cor-
renti politiche che gestisco-
no i problemi deH'assisten
za e della sanita (anche qui 
abbiamo presente il docu
mento Angiolini. assessore al
ia sanita del comune di Mi
lano, suH'infanzia handicap-
pata da tutti criticato per 
il suo contenuto reazionario 
e conservatorej; ed anche lo 
emergere di un orientamen
to generate che non inten-
de modificare di molto la 
natura e le caratteristiche 
dell'attuale sistema assisten-
ziale. 

Eppure questo sistema as-
sistenziale riflette pesante-
mente una mental ita bor-
bonica ed ottocentesca in net-
to contrasto con i proble
mi posti da una societa in-
dustrializzata. Esso deriva 
dalla legge del 1865 con la 
quale si delega l'assistenza 
airinfanzia abbandonata ai 
Comuni ed alle Province tra-
sferendo su questi enti tut
ti gli oneri: vi sono pre
sent! procedure corporative 
che sono la conseguenza del
le leggi del 1921 e del 1927 
che istituivano, la prima, 
TONMI per l'assistenza al
ia matemita ed all'infanzia 
legittima ed illegittima men-
tre la seconda scorporava 
1'assistenza all'infanzia ille
gittima e la delegava alia 
Provincia; nascono cost gli 
IPPAI che codificano in ma-
niera definitiva una discri-
minazione tra bambini nati 

fuori del matrimonio e bam
bini nati dentro il matri
monio. 

Questa discriminazione e 
una logica conseguenza di 
alcune teorie «scientifiche » 
molto di moda negli anni 
trenta secondo le quaii i 
fattori che sono aH'origine 
della matemita illegittima 
sono da ricercarsi nelPinsuf-
ficienza mentale, nell'immo-
ralita, negli influssi delle 
cattive compagnie. Secondo 
questa concezione la ragaz
za madre non e in grado di 
intendere e di volere. quin
di e pericoiosa a se ed agli 
altri e va. conseguentemente. 
allontanata dalla comunita; 
questo pregiudizio e tutto-
ra esistente al punto che lo 
isolamento sociale e uno dei 
drammi piu acuti che vivo-
no le ragazze-madri nel no-
stro contesto sociale. Alcuni 
di questi fattori. guarda ca-
so!. stanno alia base delle 
motivazioni delle espulsioni 
comunicate alle ospiti della 
casa della madre e del fan
ciullo dallo assessore all'as-
sistenza e sicurezza sociale. 

Studi molto piu recent i 
hanno dimostrato invece che 
alia radice della matemita -1-
legittima sta una «debolezza 
sociale» caratterizzata da un 
basso livello di scolarizzazio-
ne nonostante la normale do-
tazione intellettiva; da una 
mancata qualificazione profes
sionale; da prospettive incerte 
per il futuro; da difficolta di 
adattamento alle mutevoli si-
tuazioni sociali; infine da si-
tuazioni ~ familiari precarie. 

Questa « debolezza sociale », 
in realta, come confermano 
una panoramica, seppure su-
perficiale, delle carcnti con-
dizioni del nostro sistema e-
ducativo, l'assenza di valid! 
programmi di istruzione pro
fessionale, l'insicurezza psico

logica quasi generalizzata per 
quanto concerne le prospetti
ve future, riflette profonda-
mente la natura di classe del
la nostra societa. 

La quale nel caso specifi-
co si manifesta con l'emar-
ginazione e la < ghettizzazio-
ne» di tutte quelle persone 
che non si adattano ad accet-
tare i valori trasmessi da una 
immagine della donna subal-
tema, conformista, passiva; 
un'immagine efficacemente ri-
specchiata dal mito della don
na «angelo del focolare do
mes tico » che tanto comodo fa 
alle attuali classi dominant i. 

Tutte queste condizioni am-
bientali e sociali contribuusco-
no a rafTorzare, in strutture 
di personality gia fortemen-
te provate dalle tensioni e dai 
conflitti intrafamiliari. pro-
cessi di deterioramento delle 
relazioni interpersonal], aa in-
debolire e distruggere i mo-
delli di identificazione che so
no indispensabili per il re-
cupero della personalita e per 
la promozione di un inseri-
mento socio-professionale, a 
creare in definitiva un'imma
gine di se ditersa, che come 
tale non si sente — e non 
viene — accettata dagli altri. 

E ' questa diversita che le 
istituzioni tradizionali deH'as
sistenza non integrano in pro-
cessi di socializzazione e di 
decolpevolizzazione fondamen-
tali e per 1'accettazione della 
matemita da parte della ra-
gazza-madre e per la messa in 
atto di una presa di coscien-
za della condizione femminile 
all'intemo del sistema capita-
listico, che sfrutta ftno in fon-
do anche i vincoli psicologi-
ci, emotivi ed aflettivi, per 
perpetuare il proprio predo-
minio. 

Al contrario, e proprio il 
sentimento di colpa, indotto 
da un comportamento di ri-

fiuto o di nbellione, conscia 
o inconscia, alle norme tra-
smesse dalla morale corrente 
e dalla tradizione socio-cultu-
rale - che viene utilizzato da 
chi gestisce il potere istitu-
zionale per tenere prigioniere 
Ie ragazze-madri in un mondo 
pieno di tabu e di pregiudizi, 
per reprimere il bisogno del-
l'emancipazione e dell'indipen-
denza. 

L'organizzazione della vita 
aH'interno della casa della 
madre e del fanciullo che ora 
si vuole smantellare va in di-
rezione opposta ai tabu ed ai 
pregiudizi che circondano il 
ruolo e 1'immagine della ra
gazza madre nella societa at-
tuale. Pur con tutti i limiti 
che iniziative di questo gene-
re hanno allorche sono avulse 
da un controllo democratico 
e popolare e da un disegno 
organico di intenento genera
te fe da sottolineare che i ron-
cetti di continuita e di globa-
lita di intervento sulla cop-
pia madre-bambino, soprattut-
to nei primi mesi di vita, e 
uno dei concetti cardini del
la psicologia dell'eta evoluti-
va. E* meritevole che in tale 
istituzione con Ie limitate ri-
sorse che gli operatori aveva
no si sia tentato questa stra-
da. 

Evidentemente continuita e 
globalita di interventi per la 
Amministrazione provinciale 
milanese sono due concetti 
molto pericolosi: essi com-
portano infatti il superamen
to dell'attuale frantumazione 
e atomizzazione degli inter
venti assistenziali tra centi-
naia e migliaia di enti, ed il 
passaggio ad un concetto di 
assistenza non piu come 
clientelismo. filantropia, urns-
nitarismo, bensl come diritto 
del cittadino. 

Giuseppe De Luca 

DALL'INVIATO 
Provincia di QUANG TRI, 

setternbre 
II Hume Thach Han all'al-

tezza della citta di Quang Tri 
non e largo piu di duecento 
metri, le rive qui sono alte e 
dirupate e da una parte e 
daH'altra del fiume due scale 
tagliate nella terra scendono 
fino all'acqua. E' qui che tra 
il GRP e l'amministrazione di 
Saigon si effettuano gli scam-
bi di prigionieri. La citta di 
Quang Tri mostra le sue rovi
ne sulle quali. a distanza re-
golare, sono piantate le ban-
diere glalle striate di rosso 
del regime di Saigon. Una bat-
teria di altoparlanti trasmette 
per tutta la giornata, senza 
tregua, insipide musichette a-
mericaneggianti, inframmezza-
te da slogan anticomunisti. 
E' la «guerra psicologica», 
l'unica che i saigonesi prati-
cano in queste zone da quan-
do il loro tentativo di ripren-
dere terreno nella provincia 
di Quang Tri, immediatamen-
te all'indomani degli accordi 
di Parigi, e stato « duramente 
castigato ». 

Nell'accampamento d e l l e 
forze di liberazione — una uni-
ta delle truppe regionali — 
la guerra psicologica dei sai
gonesi non sembra destare 
preoccupazioni, i soldati si oc
cupano delle loro faccende 
quotidiane. II giovane respon-
sabile del campo ci spiega 
che tre volte al giorno si ri
sponde alia propaganda, dif-
fondendo i notiziari di radio 
liberazione. 

In questa calma apparente 
si ha tuttavia precisa Timpres-
sione che la pace non e anco
ra stabile, che non e facile 
dimenticare una guerra che e 
stata per tanto tempo parte 
determinante della vita di o-
gnuno. 

Nel corso delle conversazio
ni e delle rievocazioni si col-
locano ancora in primo piano 
gli episodi di lotta, di guerri-
glia, di resistenza. Ne potreb-
be essere altrimenti: nella lun
ga storia della guerra di li
berazione Quang Tri occupa 
un posto particolarmente im-
portante. La sua posizione 
strategica tra il nord e U sud 
Vietnam e il Laos ha fatto si 
che gli americani concentras-
sero qui delle forze ingenti: 
due delle loro divisioni e due 
delle migliori di Saigon era-
r o presenti in questa zona in 
permanenza, senza contare 
tutto l'apparato poliziesco, le 
« forze regionali», i « gruppi 
di autodifesan. 

Ancora oggi, nel 15^o del 
territorio che ancora control-
lano, i saigonesi tengono le 
due piu selezionate divisioni, 
i paracadutisti e i marines, 
oltre naturalmente alle altre 
forze locali e di polizia. 

Dall'altro lato la lotta e sta
ta condotta con grande ener-
gia. Fin dagli anni della for-
mazlone del fronte nel 1959-
1960, il movimento rivoluzio-
nario aveva guadagnato il 
consenso della grande maggio
ranza della popolazione, men-
tre nelle zone montagnose 
della provincia si formavano 
le prime basi rivoluzionarie e 
di guerriglia. Tuttavia gia dal 
1954 il movimento per la riu-
nificazione era divenuto parti
colarmente vivace: il fatto che 
molte famiglie della provincia 
fossero state separate «prov-
visoriamente» costituiva un 
forte stimolo alia lotta per la 
unita del Paese. E in seguito, 
quando apparve chiaro che 
gli accordi di Ginevra non sa-
rebbero stati applicati, lo stes
so fattore divento un incita-
mento alia lotta di liberazio
ne. A piii riprese tutta la po
polazione della citta si e solle-
vata in massa. II primo ca
poluogo provinciale attaccato 
dalle forze di liberazione e 
stato appunto quello di Quang 
Tri, nel 1954. 

La presenza massiccia delle 
truppe di occupazione ha tra-
sformato in un secondo tem
po la natura della guerriglia: 
via via gli scontri t ra Je for
ze regolari e le battaglie che 
vedevano impegnate dai due 
lati grosse formazioni. sono 
divenuti piu rilevanti, fino al
ia battaglia che nell'estate del 
1972 ha portato alia liberazio
ne totale della provincia con 
l'impiego di tutti i mezzi del
la guerra classica. Questo non 
significa che la guerriglia sia 
stata del tutto messa in di-
sparte. Tuttavia l'impressione 
che si ha ascoltando nei vil-
laggi visitati il racconto degli 
episodi di cui ognuno 6 stato 
protagonista, e che poco alia 
volta la guerriglia e passata 
da mezzo principale di lotta 
a forma di appoggio dell'atti-
vita delle forze regolari del-
1'esercito di liberazione. Que
sto e awenuto a part ire dal 
1970: prima e l'autodifesa po
polare che si manifesta con
tra la politica di cpacifica-
zione», contro i tentativ! di 
distruggere le coltivazioni per 
rappresaglia. 

A Cam Loc ci hanno raccon-
tato che si e dovuto lottare 
a lungo per impedire agli a-
mericani e ai fantocci di di
struggere case, aloeri. oni , nel 
corso della caccia ai patrioti 
e nel vano tentativo di la-
sciare la terra bruciata attor-
no a loro. La gente allora si 
sdraiava sulle strode e nelle 
risaie per far si che i bull
dozer non potessero prosegui-
re. « Seppelliteci con la nostra 
terra e i nostri alberi» era la 
sfida che veniva lanciata. Si 
racconta di una donna, Thit 
Than, che per t re giorni era 
riuscita a impedire ai mezzi 
meccanici degli americani di 
distruggere quanto era colti-
vato nel suo piccolo orto, in 
un villaggio di pescatori pres-
so Cua Viet. 

In questo villaggio dal 196A 
i guerriglieri — gli stessi uo
mini che come responsabili 
del comitato amministrativo ci 
ricevono oggi — hanno di
strutto 250 mezzi bli idati e af-
fondati 35 battelli nemici. La 

carcassa di un battello si puo 
vedere ancora, semi sommer-
sa nelle acque del fiume. Nel
la capanna del comitato rivo-
luzionario popolare e conser-
vato un enorme pannello ros
so della compagnia america-
na « B 326 », battaglione del 
genio « Ariborne », che servi-
va da incitamento alle truppe 
con questo motto: « II compi-
to e nostro, dobbiamo eseguir-
lo ». II compito era quello di 
radere al suolo capanne e col-
ture, barche da pesca e reti. 

Tran Thi Lai, attualmente 
membro del comitato del FNL 
del comune e stata una prota
gonista della reazione popo
lare contro gli infami piani 
delle truppe di occupazione. 

Sono gli altri compagni che 
ci informano delle sue im-
prese addirittura contro i 
mezzi corazzati. 

Tran Thi Lai ha 28 anni ed 
e sposata da 10 anni, ha tre 
Iigli. Non ha mai interrotto 
la sua attivita di guerrigliera. 
Oggi mdossa il « ah dah », il 
costume nazionale, in onore 
degli ospiti stranieri. 

Le chiediamo di spiegare co
me faceva ad affrontare e a 
distruggere i carri armati. « A-
spettavo — risponde con sem-
phcita — nei luoghi dove si 
sapeva per esperienza che i 
nemici sarebbero passati per 
venire a distruggere le risaie 
o ad operare i rastrellamenti. 
La cosa piu difficile era dis-
simulare la carica di esplosi-
vo: dopo non restava che a-
spettare ». 

Soprattutto le donne si so
no distinte nelle ativita di 
guerriglia, donne come Tran 
Thi Quit, una ragazza di 23 
anni che da quando ne aveva 
15 partecipa alle attivita rivo-
iuzionarie. Staffetta, agente di 
collegamento: « Cercavo di co-
noscere i punti deboli del ne-
mico per comunicarli ai qua-
dri»; organizzatrice: « Ho par-
tecipato alia distruzione del f i-

lo spinato del campo dove la 
gente del villaggio era stata 
raggruppata, ma per far que
sto avevo lavorato alia forma-
zione dei gruppi di donne e di 
ragazzi aU'interno del campo». 
Quit e stata arrestata tredi-
ci volte e anche torturata, ma 
ogni volta ha ricominciato fi
no a quando nel 1971, ormai 
troppo « compromessa » e sta
ta convinta a raggiungere la 
zona liberata. 

Da tutti gli episodi che e-
mergono si ricava l'impressio. 
ne di una lotta condotta senza 
respiro con tutti i mezzi, con 
tutti i sacrifici. Oggi, molti 
di questi protagonisti della 
guerriglia contro gli america
ni hanno assunto nuove re-
sponsabilita, sono impiegati 
nel lavoro di ricostruzione, di 
organizzazione di una vita 
nuova. « E ' molto difficile » 
— essi dicono —. Sono com
piti e problemi diversi quelli 
che abbiamo di fronte». Li 
affrontano, e resta in ognuno 
una grande volonta di lottare 
e di difendere la pace con-
quistata a tanto duro prez-
zo. 

« Molti dei nostri compatrio-
ti — concludono i compagni 
— devono sopportare ancora 
il regime fascista e poliziesco 
di Thieu e noi dobbiamo raf-
forzare la zona liberata per 
poter affrettare la loro libe
razione ». 

A Quang Tri non si dimenti-
ca il passato, ma ogni mili-
tante del fronte si sforza og
gi di impegnarsi a fondo in 
questa nuova politica, senza 
dimenticare che a qualche chi-
lometro le bandiere di Saigon 
stanno a mostrare la dolorosa 
realta di un paese ancora di-
viso. Senza dimenticare anche 
che il campo del fiume Thach 
Han attende ancora di riceve-
re migliaia e migliaia di pri
gionieri politici. 

Massimo Loche 

E' stata inaugurate! ieri 

Mostra di ceramiche 
giapponesi a Faenza 
FAENZA (Ravenna), 2 setternbre 

E' stata inaugurata stama-
ne, alia presenza del senatore 
Michele Cifarelli, sottosegreta-
rio all'Agricoltura, nel palazzo 
delle Esposizioni di Faenza, u-
na mostra di ceramica giappo-
nese contemporanea di stile 
tradizionale. All'inaugurazione 
della rassegna — che si affian-
ca alle mostre del trentunesi-
mo Concorso internazionale 
della ceramica d'arte contem
poranea — oltre alle autorita 
locali era presente il dott. 
Chida, in rappresentanza del-
llstituto giapponese di cultu-
ra e delTambasciata del Giap-
pone. 

La mostra comprende 99 
opere: piatti, vasi, cofanetti di 
ceramica, bruciatori per in-
censo e altri oggetti, tipici di 
una tradizione pluricentenaria, 
dei tre artisti Sansaitei Haza-
na, Imaizumi Imaemon e Sa-
kaida Kakiemon. Quest'ulti
mo appartiene a una famiglia 
di 13 generazioni di ceramisti 
e applica i colori sulla porcel-
lana bianca con un sistema 
mantenuto segreto fin dalla 
seconda meta del 1600. 

La rassegna giapponese, in-
sieme con la manifestazione 
internazionale della ceramica, 
rimarra aperta fino al 7 otto-
bre. 

Durissime pene 
(25 ergastoli) 

a 66 intellettusli 
marocchini 

CASABLANCA, 2 setternbre 
Con una serie di durissi

me condanne si e concluso il 
processo cor.tro ottanta intel-
lettuali marocchim, arrestati 
a varie riprese l'anno scorso 
ed accusati di « attentato alia 
sicurezza dello Stato », di fab-
bricazione e detenzione di or-
digni esplosivi, e di apparte-
nenza a a gruppi estremistici » 
di ispirazione « marxista-leni-
nista o maoista ». . 

Degli imputati. 25 erano con-
tumaci, e questi sono stati 
condannati tutti all'ergastolo e 
alia confisca dei beni. Fra di 
essi figiira l'ex presidente del-
lTJnione nazionale degli stu-
denti marocchini, Abdel Aziz 
Menebhi. 

II tribunals ha inoltre in-
flitto tredici condanne a dieci 
anni, una a otto, sei a cinque 
anni e due a 18 mesi. 

Vittorio 

T7** 1:~ guerra 
antifascista 
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