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OGGI 
RBPONDE 

FORTEBRACCD 
SENZA PIETA' 

«Caro Fortebraccio, tl 
rimetto copia dl una igno-
bile lettera spedlta dall'a-
grarlo Dl Stefano al brae-
ciante Iacovaccl, malato dl 
artrosl, malattia contratta 
per servire i « bufali » del* 
l'agrarlo pontine Penso 
possa essertl utile. Tuo 
Umberto Gigll, segretario 
provinciate della Feder-
bracclantl, Camera Confe-
derale del Lavoro - Latl. 
na». 

Caro Gigli, voglio ripro-
durre parola per parola la 
lettera che ho in fotocopia 
sotto gli occhi. Eccola. 
nAzienda Agricola Di Ste
fano - Fossanova (Latino.) • 
Fossanova 17 agosto 1973 -
Slgnor Iacovacci Alvino • 
Localita Cotarda - Ponti-
ma. Ancora una volta siete 
in preda ai dolori ai reni 
per cut e stato prescritto 
dal medico il Vostro rico-
vero in ospedale come e 
gia avvenuto altre volte, e 
inabilita al lavoro sino al 
25 agosto corrente. Quando 
otterrete il certificato di 
guarigione per ritornare al 
lavoro sarete talmente in-
debolito di forze, come gia 
vert/icatosi altre numerose 
volte che schiverete ogni e 
qualsiasi lavoro, non aven-
done la voglia n& la possi
bility fisica, provocando al-
I'Azienda un danno piutta-
sto grave che si ripercuote 
sugli animali che dovete 
governare e sui vostri com-
pagni di lavoro che malvo-
lentieri vi suppliscono nel-
la parte di vostra compe-
tenza. PoicM il malanno di 
cui soffrite non 6 stato 
sino ad oggi definitivamen-
te debellato e vi si ripro-
duce con frequenza, vi con-
siglio per la vostra salute 
di rinunciare all'occupazio-
ne nella mia Azienda dal 30 
settembre prossimo ed a 
starvene a riposo a casa 
vostra. Porgo auguri per 
la guarigione e cordiali sa-
luti. Firmato DI Stefano ». 

Ora che, ricopiando la 
lettera dell'agrario Di Ste
fano, I'ho lentamente ri-
letta (aiutato anche dal fat-
to che sono un pessimo 

dattilografo), mi sono ac-
corto che davvero non sa-
prei come commentarla, 
tanto mi pare agghiaccian-
te la crudelta, dico la cru-
delta, di questo documento 
che tu, e to ti capisco, de-
finisci «ignobile». Diret 
che non possono sttssistere 
dnbbi sul fatto che il si-
gnor Di Stefano non crede 
alia «voglia di lavornren 
del suo salariato, e proba-
bilmente pensa anche con 
mal rattenuta ira alia fa-
cilitd con cui medici e o-
spedali diagnosticano le 
malattie dei lavoratori e 
trattengono i degenti: for-
sc secondo lui «sono tutti 
d'accordou per aiutare i 
fannulloni e i mangia pane 
a tradimento. Questo, na-
turalmente, nella lettera 
non d detto, ma mi pare 
che il tono della missiva e 
la insistita premura che 
ostenta lo lascino chiara-
mente intendere. 

E', rlpeto, una lettera cru-
dele. Chi conosce la vita 
dei braccianti e sa come 
la loro esistenza sia so-
stanzialmente senza speran-
za, non pud leggere che 
con un amaro scoramento 
e una desolata tristezza 
queste parole: « Quando ot
terrete il certificato di gua
rigione per ritornare al la
voro sarete talmente inde-
bolito di forze, come gia 
verificatosi altre numero
se volte, che schivere
te ogni e qualsiasi lavoro, 
non avendone la voglia e la 
possibility fisica...». Sei 
uno straccio, un relitto, 
una rovina e staral sempre 
peggio, a che cosa puoi piu 
servire, ormai, disgraziato? 
E la rabbia, il rancore, il 
dispregio, che circolano 
sotterranei in tutta la let
tera, sembrano venire in 
plena luce nell'ultima fra-
se, cinicamente irridente: 
«Vi consiglio... di starvene 

a riposo a casa vostra ». 
Dio mio, caro Gigli, e 

possibile accettare una so-
cieta nella quale la povera 
gente pub essere non solo 
ridotta alia fame, ma an
che ferita nell'anima senza 
rispetto e senza pieta? 

DIETRO I CAROSELLI 

«Caro Fortebraccio, tl 
scrivo perch.6 voglio de-
nunciarti un fatto che giu-
dico molto grave. Penso 
che le industrie alimentari 
abbiano grandissime re-
sponsabilita anche e so-
prattutto nel confront! dei 
consumaiori, ai quali i pro-
dotti vengono offerti. Que
sto vale indubbiamente an
che per le industrie pro-
duttrici di liquori, che im-
mettono sul mercato dei 
prodotti che vanno lette-
ralmente a ruba. Ora io 
ho prove certe che una 
ditta di liquori, che pro
duce un liquore general-
mente considerato stimo-
lante della digestione, im-
bottiglia senza preoccu-
parsi minimamente di la-
vare le bottiglie. Questo 
fortunatamente non acca-
de sempre, ma accade, e 
ne ho le prove che con-
sistcno nella testimonanza 
degli operai addetti alle 
catene di imbottigliamen-
to. Tutto cio succede in 
quanto i dirigenti hanno 
imbastito una politica dl 
produzione dissennata, vol
ta alia creazione di scorte 
enormi, ottenute a tuttl 1 
costi, nonostante gli lm-
pianti siano inadeguati al
ia bLsogna. 

a A questo punto 1 casi 
sono due: o si limita la 
produzione, evitando di ga-
rantire pronta evasione a 
nuove rjchieste, o si poten-
ziano gli impianti. Ma nel-
l*un caso ci sarebbe una 
diminuzione di vendite e 
conseguentemente di pro-
fitti; nell'altro vi sarebbe 
un aumento di spese, do-
vuto anche alia obbligata 
assunzione di nuovo perso-
nale. Quindi la soluzione 
migliore consiste nel far 
funzlonare due catene di 
Imbottigliamento con una 
sola macchina lavatrice, e 
siccome questa pub servire 
una sola linea, l'altra ca
tena riempira bottiglie 
sporche, impolverate, dl 
certo non igienicamente a-
datte airuso che se ne fa, 
In quanto contenute in sca-
tole niente affatto erme-
tlche, ma anzi aperte ad 
ogni spiffero e quindi ad 
ogni bacillo. Naturalmente 
tutto cio non interessa mi
nimamente ai dirigenti, che 
dlmostrano anche di non 
interessarsl affatto a tan-
tl altri gravi probleml che 
riguardano l'ambiente ed il 
tipo di lavoro che viene 
svolto in quella fabbnea. 

« Per esemp'.o, so di cer-
ti operai costretti a solle-
vare fino a 34 quintali al 
giorno di car torn pieni di 
bottiglie perche sia evi-
tata la spesa di una mac-
china idonea ad alleviare 
questa Attivita da campo di 
concentramento, come so 
di altri operai che lavorano 
in un reparto ove non si 
cambia l'aria dacchg e sta
to costruito, cloe subito do
pe la guerra. Solo adesso, 
dopo fort! richleste dei la
voratori, inizieranno 1 la-
vori per costruire delle ma-
niche a vento per il rlcam-
Mo dell'trU. • to dl altri 

operai che lavorano In una 
immensa umida cantina 11-
luminata soltanto da lam-
pad ine volanti di poche 
volts: quando risalgono al
ia superficie essi restano 
letteralmente abbagliati 
dalla luce del sole, con e-
vidente danno per la vista. 

«E so di numerose lavc-
ratrici che per tutta la 
giornata, per tutto il me-
se, ogni anno fino alia 
pensione, complono 11 me-
desimo gesto, che e quanto 
di piu alienante e sperso-
nalizzante possa esistere: 
accompagnano le bottiglie 
che corrono sulla catena, 
curando che il collarino a-
derisca bene al vetro. Per 
comprendere bene che si-
gnifica una attivita di que
sto genere bisogna precl-
sare che in quelle dltte e-
siste una catena che pro
duce fino a 60.000 (dico 
scssantamila) bottiglie al 
giorno. 

aAvendo fatto esperlen-
za diretta di queste cose ho 
voluto scrivertl in quanto 
penso che non possano es
sere passate sotto silenzlo 
di fronte al pubblico. Ed 
ho raccontato dl alcune 
condizioni di lavoro affin-
che si sappia quanto si 
soffre anche in fabbriche 
minor! come quelle dl li
quori, che mi pare vengano 
ingiustamente lasciate in 
secondo piano rispetto a 
quelle ben piii vaste e fre-
quentate di genere metal-
meccanico e chimlco. Tuo, 
lettera firmata - Milanon. 

Caro Compagno, pubbli
co questa tua lettera per 
due motivi, prima di tutto 
perchi so che la tua 6 una 
testimonianza diretta e 
personale, non influenza-
ta da preconcetti profes-
sionali, quali si usa spes-
so, da lor signori, attribui-
re ai sindacalisti (tu sinda-
calista non sei) e poi per
chi I'azienda, la «ditta* 
come la chiami tu, alia 
quale ti riferisci, deve es
sere una di quelle che fan-
no grande pubblicita ai lo
ro prodotti, presentandoli 
come apportatori di benes-
sere e di fehcita, Ecco che 
cosa e'e dietro questo giu-
bilo: la fatica di operai 
che lavorano in condizioni 
da «campo di concentra
mento », in cantine male 
illuminate e umide, come 
se non fossero passatt cen
to anm di lotte operaie, e 
la pena di donne sfinite da 
un lavoro che le accoppa 
vive e che le distrugge 
spietatamente ogni giorno 
Kfmo alia pensione*. 

La gente t portata a cre
dere, come tu giustamente 
noti, che certe crudelta 
della condizwne operaia 
siano. almeno in parte, fa-
talmente connesse al lavo
ro delle cosiddette indu
strie pesanti. Ma ecco que
sta tua testimonianza: qua
le inferno si cela dietro 
i paradisi che ci prometto-
no le belle ragazze dei ca-
roselli? 

Ferttbracclo 

Trentacinque anni fa la grande battaglia delVesercito repubblicano in Spagna 

GARIBALNNI NELL'OPERAZIONE EBRO 

.* •?* 

< Las aguas del rlo Ebro 
Cantan bajo la metralla; 
Los hombres que asi lo 

cruzan 
Llevan el pueblo en el 

alma. » (1) 
La politica del < non Inter-

vento » funzionava. I franchi-
sti ricevevano armi e muni-
zioni da varie parti e senza 
limitazioni. Arrivavano i tec-
nici tedeschi e i rinforzi per 
il Corpo legionario italiano. 
Nella crociata <t contro il co-
munismo* Hitler e Mussolini 
avevano al loro fianco i go-
verni democratici di Parigi, 
Londra e Washington. II 1938 
era cominciato con la bat
taglia di Teruel, cui erano 
seguite quelle di Aragon. del 
Maestrazgo e d'Estremadura. 
ma dappertutto. malgrado 
l'eroismo insuperabile delle 
forze repubblicane e dei vo-
lontari internazionali, per 
mancanza di mezzi eravamo 
stati costretti alia difensiva, 
a resistere e contestare al ne-
mico il terreno, palmo a pal-
mo. 

Ci rendevamo conto della 
difficolta della situazione. sia 
politica che militare. nazio-
nale e internazionale. La Ca-
talogna era separata dalla zo
na centrale e da quella me-
ridionale; Valencia era mi-
nacciata da una massiccia of-
fensiva. Da cid derivava la 
necessita di una azione di 
grandi proporzioni, audace, 
capace di liberare Valencia 
dal pericolo di cadere nelle 
mani del nemico e nello stes-
so tempo di elevare il mo
rale delle popolazioni e la fi-
ducia in noi all'estero, dove 
ci davano per spacciati. 

II 25 luglio — la data scelta 
dai franchisti per l'entrata 
trionfale a Valencia — Teser-
cito repubblicano attraverso 
l'Ebro e fu questa l'operazio-
ne piu audace di tutta la 
guerra. quella che doveva 
cambiare radicalmente la si
tuazione militare e salvare la 
regione di Valencia, ricca dal 
punto di vista agricolo e in-
dustriale e con un porto mol
to importante. 

II nemico, sconcertato e in 
preda al panico benche' so-
lidamente armato, trincerato 
e protetto dal terreno monta-
gnoso, non riusci a impedire 
— nonostante la sua aviazio-
ne entrasse immediatamente 
in azione colpendo furiosa-
mente ponti, passerelle, ca-
notti e barconi — che i sol-
dati della Repubblica occu-
passero una zona lunga 40 e 
profonda 20 chilometri. Un
did citta e villaggi vennero 
liberati. In tre giorni vennero 
fatti seimila prigionieri e il 
bottino di guerra in armi e 
munizioni fu superiore a quello 
di Guadalajara. 

L'operazione vittoriosa fece 
enorme impressione in Spa
gna e nel mondo. Valencia 
era salva. L'iniziativa era 
passata nelle nostre mani. la 
situazione militare favorevole. 

Ma Hitler e Mussolini domi-
navano nel Mediterraneo. A-
vevano gia occupato l'Etio-
pia, la Saar, l'Austria. Hitler 
puntava sulla Cecoslovacchia 
e su Danzica. Per avere pre
sto le mani libere, avevano 
bisogno di risolvere rapida-
mente il problema spagnolo. 

II governo di Franco sape-
va che se Hitler e Mussolini 
non avessero vinto a Monaco 
egli avrebbe perduto la guer
ra in Spagna. Perci6 a Bur
gos si fece gran Festa quando 
il 28 settembre si seppe che i 
governi di Londra e Parigi 
avevano firmato il Patto di 
Monaco e convinto Benes a 
rifiutare 1'aiuto sovietico per 
opporsi alia pretesa tedesca 
e ad accettare la resa ver-
gognosa. II giorno successivo 
a quello della firma. Churchill 
dichiaro che c i francesi e 
gli inglesi avevano la scelta 
tra il disonore e la guerra. 
Hanno scelto il disonore e 
avranno la guerra >. Fu buon 
profeta. 

A noi la notizia dell'infame 
Patto giunse proprio nel mo
menta cmciale della battaglia 
e non fu certo d'incoraggia-
mento. Era chiaro che Dala-
dier e Chamberlain, accettan-
do la richiesta nazifascista, 
pensavano che cio avrebbe 
accelerate la sconfitta repub-
blicana in Spagna e spinto 
1'Asse alia guerra contro la 
Unione Sovietica. 

Contemporaneamente — mi 
riferisco sempre al settem
bre 1938 — il govemo re
pubblicano decise di ritirare 
dal fronte tutti i volontari 
della liberta. gli internazio
nali, per dare cosi maggiore 
forza aila sua proposta di 
ritirare dalla Spagna tutte le 
truppe straniere. n capo del 
governo, Juan Negrin fece 
questa proposta alia Societa 
delle Nazioni il 21 settembre. 

II 14 ottobre, in una loca
lita presso il fronte, seimila 
volontari della liberta sfilano 
per 1'ultima volta. Parlarono 
Jtfegrin e Modesto, capo del-
I'Esercito dell'Ebro. Erano 
presenti: Longo, Dahlen^. Mar
ti, Nenni, Deutsch, incaricati 
politici delle Brigate interna
zionali, e lo svedese Branting. 
Fu una cerimonia commoven-
te, indimenticabile. Quella de-
cisione, pero, non servi a nul
la. Germania e Italia inten-
sificarono gli invii di uomini 
e materiali. Le democrazie 
occidentali chiusero gli occhi 
e si tapparono gli orecchi. II 
governo franocit bloccd alia 
frnrtltira oaaUnaia M. oaoDo-

Fu la loro ultima impresa 
sul fronte spagnolo - Mezzo milione 
di uomini impegnato dal 25 luglio 
al 16 novembre 1938 - L'iniziativa 

piu audace di tutta la guerra: doveva 
salvare la regione di Valencia, 

decisiva dal punto di vista industriale, 
agricolo e strategic© 
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Spagna 1938 - Truppe repubblicane at+rSversano l'Ebro 

ni. aerei. carri armati, molte 
mitragliatrici e molti fucili, 
tonnellate di munizioni. in-
viati dall'Unione Sovietica. 

Percio il combattimento di-
ventava piu difficile, impari, 
sanguinoso. L'operazione Ebro 
era stata preparata bene. I 
soldati erano stati addestra-
ti durante cipquanta giorni 
di intensa attivita militare 
e politica. L'Armata dell'Ebro 
aveva come nucleo fonda-
mentale il V e il XV Corpo 
di Lister e Taguena. che com-
prendevano migliaia di ex mi-
liziani del V Reggimento che 
erano passati attraverso de-
cine di combattimenti. Alia 
battaglia la Repubblica par-
tecipo con 12 divisioni. alcuni 
battaglioni scelti, un reggi
mento di cavalleria. I fran
chisti vi parteciparono con 13 
divisioni. tutta la formazione 
motorizzata italiana. parecchi 
battaglioni di «Moros ». di 
tiratori scelti. cavalleggeri e 
«banderas» del Tercio (le-
gionari). fatti affluire da tut
ti i fronti. 

Oltre mezzo milione di uo
mini partecipo a quella bat
taglia che. cominciata il 25 
luglio. termino il 16 novembre. 

II nemico aperse le chiuse 
dei bacini affinche il fiume 
ingrossato distruggesse ponti 
e passerelle. L'aviazione fran-
chista e italo-tedesca domin6 
il cielo con centinaia di aerei. 
bombardieri e caccia. Basti 
dire che dal 25 luglio al 25 
agosto furono lanciate 21.000 
tonnellate di bombe. Per la 
prima volta entrarono in azio
ne i famosi « Stukas » tede
schi con bombe da 500 chilo-
grammi. 

Con tutte 
le armi 

La proporzione fra le forze 
schierate da una e daU'altra 
parte erano di 1 contro 2 per 
le truppe; 1 contro 5 per l'ar-
tiglieria: 1 contro 7 per l'avia
zione. 

Le perdite? Non 6 certa-
mente esagerata l'indicazione 
di 250 000 tra morti. feriti e 
dispersi. Da parte di fonti 
naziste le perdite franchiste 
vennero valutate a 145.000. 

Il generale Vicente Rojo. 
che fu capo di stato mag
giore deU'Esercito repubbli
cano. presentando nel 1944 il 
libro < La bataila del Ebro > 
di Julian Enriquez Caubin, ca
po di stato maggiore della 
35a Divisione del XV Corpo. 
scriveva: «E ' stata una bat
taglia cruentissima: un com
battimento che durd tre me-

si e mezzo, con brevi inter-
ruzioni in terra e senza in-
terruzioni nel cielo; una bat
taglia in cui vennero usati 
tutti i mezzi materiali e nel
la quale su fronti ristretti o-
perarono tutte le armi e tut
ti gli strumenti di guerra 
tranne i gas...». 

E indicava come que
sta battaglia, pur avendo u-
na durata piu breve di quel
la svoltasi alle porte di Ma
drid. richiese maggiore sa-
crificio perche mentre a Ma
drid lo spagnolo difendeva il 
principale obiettivo della 
guerra e questo fatto rap-
presentava un poderoso in-
centivo in quella meraviglio-
sa resistenza. sull'Ebro man-
cava uno stimolo simile in 
quanto si trattava di difen-
dere un pugno di terra e. 
inoltre. il soldato si rendeva 
conto che ogni incrinatura nel
la sua volonta di resistere, 
ogni errore nella conduzione 
della lotta potevano rappre-
santare la catastrofe perche 
afle sue spalle aveva, come 
unico riparo, un ostacolo in
superabile. 

Questa effettivamente e 
sta,ta la famosa battaglia del
l'Ebro. In essa dominarono lo 
eroismo. la consapevolezza di 
dover resistere a ogni costo. 
di dover far fronte all'infe-
riorFta dei mezzi con l'econo-
mia delle forze. 1'uso medi-
tato delle poche riserve e la 
decisione di avvicinarsi al ne
mico o lasciarlo arrivare a 
pochi metri di distanza per 
attaccarlo con le granate a 
mano o con la baionetta. 

Ne le previsioni il ripiega-
mentb era stato calcolato per 
i primi giorni d'agosto; in-
vece vi si arrivo appena a 
meta novembre. 

Dop(o la prima fase della 
opera'zione, le truppe si atte-
staroqo su un fronte di 30 
chilometri di ampiezza e 20 
di profondita. Alle spalle ri-
maneva il fiume. Bisognava 
resistere. resistere e resiste
re: guadagnare tempo; im
pedire al nemico di attacca-
re su altri fronti; dare tem
po all'Esercito del Centro 
di riorganizzarsi. E... spera-
re che la Francia sbloccasse 
il materiale sovietico. 

II nemico attaccava in mas-
sa. su fronti ristretti. con 
obiettivi limitati. Si propone-
va di polverizzare la resi
stenza e percid concentrava 
tutta la sua potenza di fuo-
co su determinati punti per 
imporre la sua superiorita, 
aprire una breccia e pene-
trare in profondita. Venivano 
spianate quote, livellate pro-

fonde trincee: la topografia 
del terreno cambiava aspet-
to e tutto cio che la fatica 
dell'uomo aveva creato e co
struito durante secoli veniva 
distrutto. La terra tremava 
giorno e notte e i corrispon-
denti stranieri scrivevano da 
Barcellona che nella capitale 
catalana, per quanto lonta-
na dal fronte, si udiva l'arti-
glieria. 

Dopo l'uragano di ferro e 
fuoco, scatenato dalla terra 
e dal cielo, per ore e ore. 
quando la zona colpita ave
va assunto un aspetto luna-
re, e su di essa procedeva-
no i carri armati seguiti dai 
mori. dai legionari. da tede
schi e italiani. da falangisti 
e carlisti (requete) fanatici. 
allora si assisteva a uno spet-
tacolo incredibile: dalla ter
ra. come fantasmi. coperti 
di polvere. fango. sangue, 
spuntavano decine, centinaia 
di miliziani. gli internaziona
li. che con le baionette, le 
granate, i calci di fucile, i 
sassi, si lanciavano sugH as-
saltanti. 

« Vogliamo 
combattere » 
II generale Rojo fra i lan-

ti episodi di questa battaglia 
ricorda cosi la perdita di 
Corbera: «Di tutti gli episo
di il piu significante e quel
lo della perdita di Corbera. 
In realta tutta I'attivita con-
sistette in accaniti combatti
menti locali contro varie quo
te e postazioni. Non e'e ar
te; nell'azione domina la ca-
pacita di sopraffare; 6 que-
stione di numero di proietti-
li e di sostituzione di unita; 
le perdite non contano; non 
e'e che azione brutale, terri-
ficante, di fuoco, con l'obiet-
tivo di distruggere tutto quan
to esiste applicando la for
mula. famosa quanto falsa. 
secondo la quale "1'artiglie-
ria conquista e la fanteria 
occupa". 

c II nemico consegue la con
quista di Corbera attraver
so un durissimo combatti
mento. di cui si pud avere 
un'idea dalla lotta sulla quo
ta 343 che domina l'uscita 
dal villaggio. Questa venne 
perduta e riconquistata quat-
tro volte nella giornata. fin-
ch6. neHultimo attacco nemi
co effettuato alle 11 della not
te. i nostri soldati estenuati, 
che non avevano potuto es
sere rimpiazzati vennero sgo-
minati». 

Ma, e'e ancora un altro 
episodio. quello che mi ba 

spinto a scrivere questo arti-
colo. Lo ricorda anche que
sto Rojo e lo cita nel suo 
libro Caubin, riferendosi alia 
XII Brigata della 45s Divisio
ne del V Corpo comandato da 
Enrique Lister. 

Nel Messico ritrovai Luis 
Rivas, che era stato con me 
nel V Reggimento. Gli mo-
strai il libro di Caubin e lo 
pregai di raccontarmi quel-
l'episodio; voile raccontarlo 
per iscritto. II maggiore Luis 
Rivas era in quel momento 
capo della Xn Brigata, com-
posta da italiani e spagnoli, 
ed era gia stato nominato 
capo della 45s Divisione per 
sostituire il compagno Hans 
Kahle. tenente colonnello. 

Ecco quanto racconta Ri
vas: * La dodicesima brigata 
era di guarnigione sui con-
trafforti di " Coll de Coso ". 
In quei giorni, per disposizio-
ne governativa " tutte le for
ze appartener.ti alle Brigate 
Internazionali di origine stra-
niera dovevano essere rim-
piazzate e congedate". Una 
delle unita da rimpiazzare era 
la XII Brigata "Garibaldi" . 
Voile la sorte che l'unita al 
completo fosse diretta da 
"Coll de Coso" al villaggio 
di Ometla del Mar. sulla stra-
da da Barcellona a Valencia. 
dove, con ogni solennita do
veva avvenire il oongedo. I 
primi giorni di settembre tra-
scorsero nei preparativi di 
scioglimento. dell'unita. 

c I garibaldini erano dispia-
ciuti che non si permettesse 
loro di continuare la lotta e 
di poter vedere la fine della 
guerra spagnola. II 9 settem
bre 1938. al teatro del villag
gio di Ometla del Mar. ci fu 
una manifestazione. l'ultima, 
per il congedo e la consegna 
dei diplomi ai soldati e ai co-
mandanti garibaldini. Iniziata 
alle tre del pomeriggio, la 
manifestazione si svolgeva in 
un'atmosfera di commozione 
e solennita. Si sentiva conti-
nuamente il rumore dell'avia-
zione e il lontano rombo dei 
cannoni. preludio di un gra
ve avvenimento al fronte. 
Quando comincio la consegna 
dei congedi, un motociclista 
irruppe nel teatro. Veniva dal 
quartiere generale del V Cor
po deU'Esercito per consegna-
re al tenente colonnello Hans. 
capo della 45s Divisione, il se-
guente ordine del giorno: 

"Dal Capo del V Corpo 
deU'Esercito al C?po della 
45» Divisione. Necessita ordi-
nare la mobilitazione gene
rale delle forze appartenenti 
al vostro Comando (esclusi gli 
internazionali) e inviarle con 

propri mezzi ad occupare le 
posizioni indicate dal XV Cor
po deU'Esercito, dal quale di-
penderanno. Comunicate il nu
mero esatto delle forze atti-
ve. — II Capo di Stato Mag
giore Lopez Iglesias ". 

<In quel momento occupavo 
il posto di Capo di Divisione 
e percid l'ordine venne con-
segnato a me dal colonnello 
Hans, che mi chiese il per-
messo di leggerlo ai garibal
dini. 

<Ascoltare l'ordine del V 
Corpo e alzarsi come un sol 
uomo dai loro posti fu tutt'uno 
per coloro che in quel mo
mento ormai non avevano piu 
a che fare come soldati nel
la nostra lotta. Gridando al-
l'unisono " Vogliamo combat
tere! ", supplicarono il tenen
te colonnello Hans e me che 
permettessimo loro per l'ulti
ma volta di affrontare il ne
mico. 

< Telegrafammo al Coman
do del V Corpo; la richiesta 
venne accolta e ai " garibal-
dinos " fu permesso di ripren-
dere il combattimento, il loro 
ultimo combattimento in Spa
gna. Con la rapidita caratte-
ristica delle unita del V Cor
po deU'Esercito. comandato 
dal tenente colonnello Lister 
— le cui unita erano la Divi
sione "L i s t e r " , la 45* Divi
sione Internazionale e la 46» 
Divisione —. si misero in 
marcia. 

Un'epica 
giornata 

c Era gia notte quando ci 
presentammo al quartiere ge
nerale del tenente colonnello 
Taguena del XV Corpo del-
l'Esercito. Egli ci designo alle 
stesse posizioni che avevamo 
occupato qualche giorno pri
ma. Sotto la pressione del ne
mico, la linea che avevamo 
occupato si era un po' allen-
tata; l'unita che l'occupava' 
venne sostituita dalla Brigata 
" Garibaldi ". 

c La notte dal 12 al 13. for-
se ricordando che il 13 era una 
data significativa per il ne
mico essendo l'anniversario 
della dittatura di Primo de Ri
vera. come capo della Brigata 
trasmisi ai quattro capi di bat-
taglione e al battaglione fran-
cese (battaglione speciale del
la Divisione) ordini precisi 
affinche per nessuna ragio-
ne si retrocedesse o si per-
desse anche un palmo di ter
reno. 

< In quel memorabile 13 set
tembre all'alba, dai posti di 

IL PREMIO ASSEGNATO CON VOTO UNANIME DELLA GIURIA 

L'«Omegna» a Pietro Secchia 
OMEGNA, 29 

A Pietro Secchia e stato 
oggi assegnato il Premlo Ome-
gna 1973. con voto unanime 
della giuria presieduta da Car
lo Salinari e composta di 
Sergio Antonielli, Mario Bon-
fantini, Raffacie De Grada. Pi-
lippo Prassati. Pasquale Mau-
lini sindaco di Omegna, Gian
ni Rodari, Paolo Spriano 
e dei rappresentanti dei cir-
coli cultural! locali Michela 
Maulini. Pier Giuseppe Prove-
ra, Valeria Santoretti, Wer-
ther Mariottl. segretario Pier 
Carlo Risotti. Dalla rosa dei 
candidati definita in una riu-
nione tenutasl nel giugno 
scorso, la giuria ha ieri sele-
zlonato le candidature defini
tive: Felix Green, Vittorio Vi-
dall, Manuel Scorza, Pietro 
8«cchla, Salvador Allenda. od 
ogfl, Ml oono dl una Mduta 

che ha rivelato una sostanzla-
le concorrenza d'opinioni, la 
giuria ha reso anzitutto omag-
gio aU'eroico combattente e 
rivoluzionario Salvador Al-
lende. 

Dopo aver espresso — sia 
pure con alcune riserve — 
un giudizio sostanzialmente 
positivo sul libro di Felix 
Green « II nemico » (Einaudi), 
uno studio accurato sull'im-
perialismo della nostra epo-
ca, si e soffermata sulla « Sto-
ria di Garombo I'invisibile» 
di Manuel Scorza (FeltrinelU) 
un romanzo tecnicamente sug-
gestivo e moderno, che cele-
bra in modi eplco-Urici la 
lotta dei contadini peruviani 
per strappare la terra all'ar-
caica economla del latlfondo. 

Un apprezzamento caloroso 
ha rioevuto 11 libro dl Vlito-
rt» VUtt| *n QuiKto Reggi

mento* (ed. La Pietra) dove 
e tracciata la storia della for
mazione politico-militare di 
cui «Carlos» fu il leggenda-
rio animatore durante la 
guerra di Spagna. 

Infme, la giuria ha espres
so la sua convinta decisio-
ne di attribuire il Premio che 
la citta di Omegna ha dedi-
cato alia Resistenza (e che 
nel suo ormai lungo libro 
doro annovera tra gli altri 
I nomi di Alleg, Sartre. Fa-
non, Roberto Battaglia, ecc.) 
a Pietro Secchia. Pur pre-
miando l'opera complesslva 
di Secchia come dirigente e 
scrittore politico e come stu
dios© dl storia dell'antifasci-
smo e della Resistenza, la 
giuria ha ritenuto che meritl-
no una partlcolars menzlone 
i tre suol libji apparel que-
•i'acne: «JI FCl • I* guerre 

di liberazione» (FeltrinelU), 1 
« La Resistenza accusa * (Maz- \ 
zotta), a Lotta antifascista e 
giovanl generazioni* (La Pie
tra. 

Quanto alia prima opera 
gia recensita su queste colon-
ne bastera ncordare che e 
stata generalmente ricono-
sciuta come uno dei maggiorl 
contributi alia rlcerca stcrica 
sulla Resistenza. Delle due 
opere preparate da Secchia 
negli ultimi mesi di vita, «La 
Resistenza accusa J> e una scel
ta di scritti e discorst dal 
1945 al 1973. la cui lettura 
oggi colpSsce soprattutto 
perch6 in ciascuno di essi ri-
corre la ferma denuncla del 
pericolo, sempre piu concre-
to col trascorrere degll anni, 
dl un rigurgito fasclsta, tan-
to piu lnquietante In quanto 
a monte del tepplamo squa-

dristico che e la sua piu vi-
stosa manifestazione stanno 
forze interne e internaziona
li che puntano alia disgre-
gazione delle strutture demo-
cratiche, il libro, nelle inten-
zioni dl Secchia, e dedicato 
in primo Iuogo ai giovani. i 
quali sono anche i destinata-
ri. come il titolo afferma, del-
1'altra opera menzionata. 

La proclamazione del vin-
citore del Premio Omegna 
1973 ha avuto luogo in sera-
ta al teatro sociale, present!, 
oltre ai membri della giuria, 
1 piu noti comandanti par-
tlgianl deU'Ossola e della Val-
sesia. 

II figllo dl Pietro Secchia, 
Vladlmiro e II fratello Matteo 
hanno destinato Tammontare 
del premio alle scuole dl Ome
gna per initiative • atudl sul
la ReaLstenaa. 

osservazione ci venivano co-
municati continuamente gran
di movimenti di automezzi nel 
dintorni di Gandesa. I miel 
ordini venivano eseguiti scru-
polosamente. La vigilanza era 
superiore a quella dei giorni 
precedent. In punto alle 7 del 
mattino una scarica di can-
nonate nemiche ci pose al-
l'erta. Da quel momento 11 
cannoneggiamento e la spara-
toria delle mitragliatrici e dei 
mortai nemici contro le no
stre posizioni si intensificaro-
no. 

« Le comunicazioni telefoni-
che vennero interrotte. Tutti 
i miei collegamenti dovettero 
essere impiegati per rimane-
re in comunicazione con i bat
taglioni e i posti di vedetta. 
Da questi ultimi si riusci a 
individuare il numero appros-
simativo delle batterie d'arti-
glieria di vario calibro; in 
pase alle osservazioni risultd 
che erano 54. 

«Alle 8 e mezzo entro 
in azione l'aviazione nemica; 
ogni mezz'ora comparivano 31 
apparecchi che ci bombarda-
yano, come non bastasse quan
to stava facendo l'artiglieria. 

« I battaglioni subirono per
dite considerevoli sotto la 
oannonate e i bombardamenti 
incessanti. 
\« Alle 13 e trenta la situa

zione appariva disperata. I 
cinnoni tacquero e il nemico 
s! lancio all'attacco delle no
stre posizioni. 

1« Allora avvenne una rea-
zipne immediata, incredibile. 
Ui nostre forze respinsero 
1'attacco e. con sforzi sovru-
mani, passarono al contrattac-
co| riuscendo a catturare 35 
prigionieri e 14 mitragliatrici. 

4 Dopo il contrattacco. la 
situazione cambia ancora per 
la Tripresa di \m intenso can
noneggiamento e bombarda-
mento nemico. Chiedo fuoco 
di artiglieria per ridurre lo 
sterminio dei miei valorosi 
soldati, ma e tanto debole e 
inefficace che mi sembra rav-
vivi l'azione nemica. 

« Alle 15 mi comunicano per 
radio che un battaglione del
la 14s Brigata la " Marseille-
s a " sta arrivando a rinfor-
zo. Per un malaugurato erro
re, il battaglione si awentura 
in un passo montano, in pros-
simita delle nostre posizioni, 
e viene materialmente distrut
to dalTartiglieria e dall'avia-
zione. Svanisce cosi Tunica 
speranza di rafforzare le no
stre file... 

<r II Comando ml ordina di 
resistere a qualsiasi costo. La 
situazione e disperata. 

< Verso le 17 e trenta il ne
mico sferra un furioso attacco 
di fanteria per sgominare i 
pochi uomini rimasti. Ancora 
una volta il nemico viene re-
spinto. In quest'ultima azione 
due comandanti di battaglione 
cadono eroicamente e quelli 
che li rimpiazzano vengono 
gravemente feriti. Ma tutti. 
assolutamente tutti. feriti com-
presi combattono. E rie-
scono a vincere il nemico. 
Cosi termina, alle 19 precise. 
l'epica giornata: con la vit-
toria dei "garibaldinos". 

«I1 loro eroico comporta-
mento divenne motivo di ral-
legramenti e di menzioni al-
l'ordine del giorno. A me ven
ne concessa la medaglia al 
valore non per merito mio. 
ma per il valore. l'eroismo 
di quegli uomini che erano 
venuti a combattere col no
stra popolo e che, gia con-
gedati, si erano immolati in 
questa memorabile battaglia 
di Coll de Coso. l'ultima per 
essi. 

« Quando la notte cadde sul 
campo di battaglia, mentre si 
udivano i gemiti di dolore dei 
feriti, venne da noi il Capo 
della Divisione e per esprime-
re quanto era awenuto disse: 
"Sono stato ufficiale del-
l'esercito tedesco. Ho parteci-
pato alia battaglia di Verdun 
durante la guerra mondiale 
e posso assicurarvi che. nelle 
proporzioni del settore, quan
to e awenuto qui e superiore 
a quella battaglia "-

d o non so quanto avvenne 
in quella celebre battaglia. 
ma posso assicurare che in 
una zona di un chilometro e 
mezzo completamente boscosa 
e difesa da 1.700 uomini. quan
do quella notte ci venne dato 
il cambio, del bel bosco non 
era rimasto neanche un alb»-
ro e dei 1-700 uomini erano 
rimasti con me 350 >. 

Di episodi come questo • 
oostellata tutta la storia della 
battaglia dell'Ebro. 

Molti sono stati gli amid, i 
compagni che caddero in quei 
mesi. Un bravo poeta parlan-
done con me crtava questi 
versi: 

< No descansaremos hasta 
que llegue el dia; 

No quisieramos morir tin 
verlo, 

pero sonreiremos a la 
muerte 

si se nos enfrenta, 
nor hacerle Hegar » (2) 

Vittorio Vidali 

1) Le acque del fiume Ebro I 
cantano sotto la mitraglia I 
Gli uomini che lo attraversa-
no I portano il popolo nel
l'anima, 

2) Non riposeremo Jinchi 
non arrivl U giorno; I Non 
vorremmo morire senza ve-
derlo, I perb sorrideremmo 
alia morU I s* ci affrontm-
$» I per farlo mnivm*. 


