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Diciotto anni fa morivano lottando per la terra 

Angelina Mauro, Giovanni Zito e Francesco Nigro 

di Melissa 
Era il primo pomeriggio, i 

contadini avevano appena fi-
nito la loro colazione di pa
ne c pomodoro c ncssuno 
sapeva che in quel momento 
alcune decine di celerini ar-
mati di bom be e di mitra 
stavano mangiando poco Ion-
tano e un camion li atten-
deva sullo stradone, fuori 
dell'osteria; i contadini ri-
presero a zappare la terra 
incolta del fondo Fragala, 
proprieta del barone Berlin-
geri. 

Sin dall'alba zappavano 
quel fondo, per una delle 
tante «occupazioni di ter-
re » che 18 anni fa caratte-
rizzarono la lotta per la ri-
forma agraria (che la Costi-
tuzione voleva — e vuole — 
ma il govcrno no) e la lotta 
per l'applicazione dei decre-
ti del comunista Gullo fino 
a due anni prima ministro 
dell'agricoltura. Erano qual-
che centinaio di contadini di 
Melissa, con le loro donne, 
con i loro fiqli, con gli asini, 
con le bandiere. 

Ben poca gente sapeva al-
lora — in Italia c nel mon-
do — che in Calabria, nel 
Crotonese, in cima a un col-
le, casa su casa, e'era — e 
e'e — un antico, misero pae-
se chiamato Melissa; forse 
non lo sapevano neanche i 
celerini di Scelba che in ca
mion ora si stavano precipi-
tando sul fondo Fragala. 

E il mattino dopo quel no-
mc bussd a tutte le porte, 
a tutte le coscienze. Tutta 
1'Italia del lavoro scese in 
sciopero generale; i giornali 
del governo inventarono le 
piu assurde menzogne per 
velare comunque una dura 
verita, 1'assassinio a sangue 
freddo di tre personc, il fe-
rimento — alia schiena, tut-
ti alia schiena — di dodici 
altri contadini, donne, ra-
gazzi. 

Alle due del meriggio i 
celerini arrivarono sul fon
do dove i contadini «turba-
vano l'ordine pubblico»: 
erano armati di mitra, di 
bombe, di lagrimogeni. Ve-
dendoli schierarsi lungo la 
trazzera i contadini lascia-
ronp la zappa e gridarono: 
« Viva la polizia delta repub-
blica ». 

Obbedendo agli ordini, gli 
agenti risposero lanciando 
lagrimogeni, poi passarono 
alle bombe a mano e, sulla 
gente che fuggiva, tirarono 
coi mitra per essere proprio 
sicuri che nessuno sarebbe 
rimastp- sulla sacra (ancor
che incolta) proprieta priva-
ta del barone Berlingeri. 
Ma non tutti poterono la-
sciare quelle zolle. Giovanni 
Zito. un ragazzo di 15 anni, 
cadde con la faccia in terra 
e la schiena trapassata, mor-
to. Francesco Nigro, di 29 
anni, fu ucciso mentre si at-
tardava a slegare da un al-
bero il suo asino, la sua uni-
ca ricchezza. Degli altri 13 
feriti, quattro arrivarono al-
I'ospedale di Crotone in fin 
di vita e ancora una donna, 
Angelina Mauro, di 24 anni, 
morl in una corsia, fra la 
gente vestita di nero del suo 
paese che la piangeva. 

Un'ondata 
di violenze 

Non erano, quelli, i primi 
morti contadini del dopo-
guerra; gia sulle bandiere 
verdi della Federterra spic-
cava il volto sorridente di 
Giuditta Levato caduta an-
ch'essa sul margine di una 
itrada di Calabria. 

Ma erano le prime vitti-
mc di un'ondata di violenze 
poliziesche preordinate dal-
1'alto per difendere gli agra-
ri dal possente movimento 
contadino, per difendere i 
padroni nei loro interessi 
piu antisociali contro l'uni-
ta dei lavoratori italiani. 

« L'eccidio e tanto piii ef-
ferato — dichiard Giuseppe 
Di Vittorio alia notizia del 
erimine — in quanto il mo
vimento dei contadini espri-
me un bisogno prepotente e 
legittimo di lavoro e di vita 
di povera gente ridotta alia 
piit nera miseria e che tende 
ad ottencre la coltivazione 
ra:ionale di tutta la terra 
italiana, il che c un'esigenza 
ritale della collettivita na-
zionale ». 

Contro quella * esigenza » 
— esprcssa nella Costituzio-
ne — si levava il governo 
In difesa degli interessi piu 
retrivi, in difesa dei trucchi 
piu smaccati (vendite e pia-
ni di trasformazione fasulli, 
ecc.) per mantenere il pos-
sesso della terra in mano 
agli agrari e restituir loro 
quella che le cooperative 
contadine avevano gia otte-
nuto con la lotta. 

• * • 

II giorno dopo l'eccidio di 
Melissa altro sangue conta
dino (nove feriti) veniva 
versato sul fondo Capolongo 
dell'agrario Brasacchio, a 
Punta delle Castella; meno 
41 an mese dopo, il 29 no-

Angelina Mauro 

vembre, a Torremaggiore 
(nella piana del Foggiano) 
venivano uccisi Antonio La 
Vacca e Giuseppe La Medi-
ca, il 15 dicembre cadeva a 
Montescaglioso, in Lucania, 
Giuseppe Noviello. Il 9 gen-
naio successivo sei operai 
venivano assassinati a Mode-
na nel corso di una manife-
stazione per difendere la lo
ro fabhrica dalla smobilita-
zione: Angelo Appiani, Ar-
turo Chiappelli, Arturo Ma-
lagoli, Ennio Garagnani, Ren-
zo Bersani, Roberto Rovatti. 

Con brutale evidenza que-
sti nuovi eccidi conferma-
vano le direttive del gover
no democristiano De Gaspe-
ri — ministro degli Interni 
Scelba — di spegnere « co-
sti quel che costi > la lotta 
per il rinnovamento del pae
se ingaggiata da operai e 
contadini; tragicamente ce-
mentavano quella alleanza 
fra operai e contadini che 
Gramsci aveva preconizzato 
come unica forza capace di 
opporsi al blocco industria-
le-agrario. 

Le falsificazioni degli or-
gani della propaganda pa-
dronale e governativa impu-
tarono allora al partito co
munista la responsabilita — 
al nord e al sud — di solle-
citare 1'azione delle masse 
come una specie di « proira 
generate» di una ipotetica 
rivoluzione (o, almeno, di 
scatenare * a freddo » I'op-
posizione « protestataria » — 
gia allora quante amare ve
rity si velavano con questa 
parola!). II fatto e che il 
partito comunista — appe
na uscito da protagonista 
principale dalla cruenta e 
vittoriosa lotta di liberazio-
ne — si qualificava ora alia 
testa delle masse operate e 
contadine come una grande 
forza nazionale portatrice di 
una alternativa alia ristrut-
turazione capitalistica del 
paese che stava awenendo 
ai danni delle masse lavora-
trici. e agevolava la via, col 
contributo amcricano, al 
predominio monopolistico. 
(E questa lotta si collegava 
strettamente al tentativo di 
spegnere — nel quadro del
la guerra fredda — la fiac-
cola di liberta accesa dalla 
lotta partigiana: il bilancio 
degli anni '50 sarebbe arti-
ficioso se considerasse Tuna 
e non 1'altra battaglia). 

Snno passati diciotto anni 
dalla morte sul fondo Fraga
la — il pomeriggio del 31 
ottobre 1949 — di Angelina 
Mauro. Giovanni Zito e Fran
cesco Nigro. 

II cronista. il testimone 
dubita di dover ormai cede-
re la penna alio storico per 
scrivere di quelle vicende, 
per trarne un compiuto bi
lancio, una esperienza. 

Tuttavia al ricordo com-
mosso e orgoglioso cui ci sol-
lecita I'annivcrsario di tante 
lotte non si pud non aggiun-
gere qualche considerazione. 

E la prima e che quelle 
lotte non sono state vane ne 
per Tltalia ne. in particola-
re, per il Sud: da quell'im-
peto e stato infatti spezzato 
il progetto di difendere il Ia-
tifondo, tutto il latifondo: lo 
scorporo di ccntinaia di mi-
gliaia di ettari awenne a 
motivo di quelle lotte e non 
certo per la buona volonta 
degli agrari e del loro go
verno. 

Vale la pena di sottolinea-
re tutto cio perche probabil-
mente di questo indubbio 
suceesso il movimento ope-
raio e contadino meridionale 
— subito impegnato in altre 
dure battaglie. nolle nuove 
condizioni, contro la soffo-
cante azione dei monopoli e 
delle banche, contro il rifor-
mismo spicciolo e la corru-
zione clientelare della Cas-
sa del Mezzogiomo, contro 
il caos teorico e pratico del
le varie politiche del «po

ll» e dell'abbandono delle 
campagne — di questo suc
eesso non ha avuto piena co-
scienza sicche la sua succes-
siva battaglia ha stentato ad 
un certo punto a trovare ra-
dicati contatti con la realta. 
Ma gia — si pud ricordare 
— iniziava il grande esodo, 
i paesi si vuotavano delle 
loro forze migliori, i figli 
dei contadini ingobbiti sulle 
terre degli agrari andavano 
a far la coda davanti alle 
miniere del Belgio o agli al-
tiforni di Germania per tro
vare un pane e un po* di 
qualificazione. 

Non saremo certo noi a ne-
gare (e perche poi, se ne sia-
mo stati protagonisti con la 
nostra lotta?) che dal '49 ad 
oggi molte cose sono cam-
hiate nel Mezzogiorno o al
meno in alcune zone del Mez
zogiorno (mentre persiste c 
si aggrava la tragedia del
le zone destinate dalla poli-
tica governativa alPabban-
dono, alia disoccupazione, 
con il solo sbocco — piani-
ficato, del resto, negli uffi-
ci governativi — di nuove 
ondate migratorie). 

Ma mentre e appunto 
l'emigrazione, questo mo-
struoso fenomeno di debili-
tazione di un corpo sociale 
gia dissanguato, la persisten-
te ed essenziale « novita» 
della situazione meridiona
le — una « novita » che va 
riscoprendo, con le sue false 
autocritiche anche il mini
stro Colombo — il ricordo 
delle grandi lotte contadine 
del dopoguerra ci deve tut
tavia aiutare a valutare con 
chiarezza le possibility e la 
forza nuova del movimento. 
Ci deve innanzitutto aiutare 
a valutare la giustezza e le 
possibility concrete di suc
eesso di una lotta per il rien-
tro della mano d'opera emi-
grata e per la sua utilizza-
zione nel Sud secondo un 
piano democraticamente ela
borate), le possibility di una 
lotta per la riforma agraria 
generale. 

Valore 
storico 

Insomma se oggi il c de-
stino» fa ancora del conta
dino meridionale un emi-
grante, cid non significa che 
sia andato perduto il frutto 
delle dure battaglie di venti 
anni fa. Ci6 non significa 
che tomi attuale la tragica 
alternativa «o emigrante o 
brigante *. Le lotte contadi
ne degli anni '46-'51 — cosi 
vituperate da tanti tardi 
scopritori vuoi delle virtu 
del capitalismo vuoi delle 
alternative « globali » contro 
di esso — hanno avuto ol-
tretutto il valore storico di 
tagliar netto con un passato 
di disperate rivolte destina
te alia sconfitta nell'isola-
mento e nel sangue: hanno 
testimoniato che il contadi
no povero del Sud era ormai 
1'effettivo — e non piu vir-
tuale — alleato della classe 
operaia. Che il suo ideale 
superava ormai l'orizzonte 
angusto della vallata e si 
apriva a tutto il paese: che 
puntava non piu alia rivolta 
sterile, alio « sfascio », ma 
all'azione di massa. ancorche 
dura, ancorche lenta essa 
fosse. 

E che su questo si poteva 
— e si potra — costruire una 
nuova Italia. 

Aldo De Jaco 

II nostro inviato cabla da Hanoi bombardata 

GLIAMERICAN!P0SS0N0 VINCERE 
LA GUERRA CONTRO IL VIETNAM? 

Perche i viefnamiti rispondono di no - Le ragioni militari e quelle politiche - Le riserve americane - II ruolo dell'lfalia nella 
lotta per imporre la pace a Washington - Le bombe a scoppio ritardato -1 progressi nelle armi di difesa - Affermazione di Ho Ci Min 

Dal nostro inviato 
HANOI. 1 

Dopo piu di un mese di con-
centrazione della US Navy Air 
Force (Vll Flotta) e delta US 
Strategic Air Force (bast sud 
vietnamite, thailandeai e al
tre) su altre regioni delta 
HDV. soprattutto Haiphong e 
la zona fra il ll.mo e il 20.nw 
parallelo, Hanoi e tomato per 
cinque giomi consecutivi ad 
essere I'obbiettivo numero uno 
dei bombardamenti contro it 
Nord Vietnam. 11 fatto die la 
commissione cittadma di in-
chiesta sui crimini americani 
abbia tirato alcune somme di 
questo nuovo fortissimo e rei-
terato attacco alto scadere 
del suo quarto giorno non si
gnifica che esso debba COHSJ-
derarsi concluso. Si pud sol-
tanto dire che il suo epicentro 
ha occupato intensamente i 
giomi e le r.otti che vanno dal 
24 al 28 ottobre. 

Domenica, e martedi men
tre stavo scrivendo, nella stan
za dell'albergo della Riunifi-
cazione, I'allarme si e gia fatto 
sentire alcune volte, il cielo di 
Hanoi e stato attraversato da 
gruppi di aerei americani e si 
sono uditi piii volte i colpi sec-
chi e potenti delta difesa della 

capitate. Prima dt fare Velen-
co delle localita urbane e sub-
urbane prese di mira, sara 
bene porsi la domanda: Vat
tacco americano 0 rntscito? E 
di conseguenza: gli americani 
sono in grado di ottencre con 
Vintensificazione della scalata 
contro il Nord risultati pm 
apprezzabili che net potato? 
La mia risposta «'• lenz'altro 
negativa per quanto conceme 
gli aspetti militari immediati 
del prablema. Di quellt politi-
ci dim piii avanti. 

Rapidita 
ed efficienza 

J danni del grande ponte 
Long Bien sono inferiori a 
quelli del mese di agosto die 
furono del resto riparati con 
sbalorditiva rapidita ed effi
cienza. I danni arrecati ad 
edifici di utilita produttiva co
me fabbriche. centrali elet-
triche, depositi, centii direzio-
nali, sono inesistenti. Riman-
gono come al solito e in misu-
ra certo assai grave le di-
struzioni dell'abitato cittadino 
e della sua immediata perife-
ria. Sono stato uno dei primi 
giomalisti stranieri a poter 

premiere risione delta com 
plessiva estensione dei luoghi 
colpiti. Tralascio per utilita di 
esposizione t'attacco pomeri-
diano del 21 ottobre che colpi 
soprattutto alcune zone ur
bane. 

It 25 ottobre. due ondate: 
alle ore 6, venti aerei F. 105 
e F. I hanno lanciato bombp 
esplosive. bombe a biglie. 
molte delle quali a scoppio 
ritardato, nelle zone limitrofe 
at quartiere di Gia Lam che 
si trova fra Vomonimo aereo-
porta civile e il ponte Long 
Wen, quartiere gia da tempo 
piu volte attaccato e ridotto ad 
un ammasso di rovine. Alle 
1G.15, mentre tentavano di os--
satare nuovi colpi al ponte 
Long Bien, ventotto F. 105 e 
F. I hanno lanciato almeno 
tremila bombe sferiche a bi
glie (vale a dire almeno un 
milione e cinquecentomila pal-
Uni di 5 6 millimetri di dia-
metro) su alcune vie e gruppi 
di caseggiati del quartiere di 
Hoan Kiem in pieno centro di 
Hanoi e quattro mi.s*sili « Shryi-
ke » sul quartiere di Ba Dinh. 
Hoan Kiem ha una densita di 
popolazione di 14 mila abitanti 
per chilometro quadrato: una 
folia permanente di donne. 
vecchi, bambini. 

Le bombe a biglie sono state 
lanciate su un territorto pari 
a un diilametro c mezzo qua
drato. Dove hanno colpito le 
persone hanno fatto una stra-
ge. I segni delle biglie sono 
dovunque: hanno bucato le in 
segne dei negozi, • giornali 
murali, hanm lasciato sull'in-
tonaco dei muri come una sor-
ta di fittisiimo vaiolo: la stra-
ge avrebbe potato a-isumere 
proporzioni moslruose se la 
gente non avesse fatto in tern 
po a meltersi al riparo. 

11 2C, ottobre verso le 11.45 
del mattino piii di venti aerei 
hanno nuovamente attaccato 
Hoan Kiem e Ba Dinh. Ho vi-
sto case di tre piani intera-
mente scent rate, intiere vie de- ' 
vastate. 11 quartiere residen-
ziale operaio di Nghia Dung. 
if 33.mo quartiere di Hanoi c 
stato interamente sradicato 
dal suolo. Ho visto soltanto 
macerie, dctriti. pezzi di mo-
bili e suppelleltili. polvere> 

11 27 ottobre alle 4,10 del 
mattino numerose bombe a 
scoppio ritardato (ancora ieri 
ho potuto sentirne i cupi ton-
fi di lontano) sono state sgan-
ciate tutta zona di Gia Lam. 
Alle 8,10 trentasei aerei USA 
hanno completamente oscurato 
il cielo dei rillaggi sub urbani 

«a 

Le barche dei pescatori sono I camion dell'esercito del FNL 

GIGANTESCHE CQSTRUZIONI SOVIETICHE PRONTE PER IL 7 NOVEMBRE 

NelPocchio del satellite «Molnia 1» 
il grande corteo sulla Piazza Rossa 

Dall'idrocentrale di Bratsk al gasodotto intercontinentale Asia-Mosca - Iniziano le trasmissioni televisive dal
la torre-antenna di Ostankino - II satellite «guarda» I'URSS per otto o dieci ore in ogni giro intorno al mondo 

Dalla nostra redazione 
MOSCA. I 

Si intensificano 0£m giorno le 
notide sul compimento di gran
di opere civili per le quali era 
stato fissato il traguardo d'onore 
del 7 novembre. Non si tratta 
di opere di prestigio. ma di rea-
lizzazkni di immediata impor-
tarua che orgacucamente si iscri-
vono nei piani di svihippo eco-
nomieo. sc.entifico e cuitur^it 
del paese. Basti scorreme l'e-
Ienco: la messa in serviao della 
idrocentrale di Bratsk (4 milioni 
e mezzo di Kw di potenza). il 
compimento del gasdouo inter
continentale Asia-Mosca dun 
ghezza 2700 km.), il raggrungi-
mento della « fase critica > del-
l'acceleratore di particeUe ad 
alta energia di Serpukov (70 mi-
liardi di elektronvolts), l'inizio 
delle trasmissioni radjotelerisive 
dalla torre-antenna di Ostankino 
(altezza 533 mctri), la messa a 

1 punto di una variante dell'aereo 

AN-22 capace di soi.evare cento 
tonneilate di carsco a 7800 me-
tn. e cosi via. Ciascuna di que-
ste reaiizzaziom cos:iLii5Ce nel 
suo campo un pnmato mondiaie. 

E' di oggi un'altra nouzia di 
Ttdubbio interesse tecmco-scien-
tiftco: il collaudo positivo della 
rete pansovietica radiotelevisiva 
via satelbte c Molnia I >. II 7 no
vembre le immagim della pa-
rata sulla Piazza Rossa potran-
no raggiungere s:multaneamente 
i centn televisivi disseminati sul-
1'immenso terntorio dell'URSS. 
dal Polo Nord all'Asia centrate. 
all'Estremo onente. e a part ire 
da quei g:oroo la TV centra.e 
avra a'.tn 20 mihoni di speita-
ton. Questa realizzazione e co-
stata un anno di lavoro. e con 
essa si compie l'unificazione del 
paese anche sotto il profik> delle 
telecomunicazioni. 

Considehamo le caratteristiche 
salienti del sistema denominato 
« Orbita '*. Esso consiste in un 
centro di emissione (Mosca), 

UTiO di ricez.ono e ntras-n.sso 
ne (satellite) e di 20 ctntn d. 
racco.ta (le star.on: d̂ s«em na'e 
su tutto il territono). L'eniitten 
te mdirizza :1 suo segnale sul 
satellite piazzato in un'ortr.ta e!-
Iittica il cui a^ogco e a 40 mila 
chilometn daila Terra, mentre 
il suo perigeo si trova a 500 km. 
II moto di r.voluzione .-• comp.s 
in 12 ore evirte; il piano dell'or 
bita e inclinato nspetto all'equa 
tore di 65 gradi -.n modo che :! 
satellite « ?jan1a » Tsitero ter 
ntorio sov etico per 8-10 ore a 
c a^cun giro. < Slo.n.a 1 » .n 
corpora il sejrna o. .o potcnzia e 
.o ritrasmette attraverso una e 
m.ttente di 40 Watts (ia piu po 
rente fra quelle collocate sui 
satelliti). 

II segnale g.unge cosi alle sta-
noni terrestri. Esso e perd as
sai debole e va di nuovo ampli-
flcato per poter essere immesso 
nella rete televisiva locale. A 
cid prowede uno speciale tipo 
di sta zione che, vista esterior-

n>en:e, cons.ste m un ,mTH>b. e 
di forma circolare sovrait.'.to 
da una grande antenna parabo^ 
.ica. L'antenna a specchio ha 12 
metn di diametro con una d: 
stanza focale di 3. E' costruita 
in lega di allummio e pesa 55 
quintal]. E" stata concepita per 
resistere alle condizioni c.imau-
che piu dure, dovendo essere 
collocata indiflerentemente a 
Mjrmansk o\e sj registrano i 40 
gradi sottozero, o a Alma Ata. 
ove se ne registrario altrettanti 
*opra zero Pud resistere a vent. 
delia \e'ocita di 25 metri al se
condo 

II segnale captato da questa 
antenna deve essere amp.;ficato 
enonrtemente e a tale scopo e 
stato costruito un amp.ificatore 
cosiddetto « a doppia cascata ». 
capace di accrescere I'mtensita 
del segnale fino a 100 milioni dt 
volte, con una frequenza di 70 
megahertz. 

La prima parte di questa ope-
razione awiene in ambiente ar-

tif.cial.mente rvfriirerato. Una 
specia.e .nital.az.one realizza e 
mant;«ie a lungo una tempera-
tura pan a quella dell'azoto :. 
quxlo. c.oe 196 gradi ^otto zero. 

II segnale cosi restaurato pxs-
sa al centro televisivo della re-
g one. portando sugli schermi 
immagini che i tecnici hanno de 
finito di buona qualita. Nono-. 
star.te le apparenze. questo si 
stema di teletrasmiss.one e con 
sidere\o!mente p u econom.co di 
qiK?"o efTettuato per cavo. 

Tenendo conto del'.a diversita 
di fu^ oraro. il TJO\O sî tenvd 
e .stato 5uddivi»o in tre zoie: 
Estremo onente. Medio onente 
e Centro. m modo da consentire 
ai te>spettaton d: osaervare i 
programmi centrali nelle nor 
mah ore oomendiane e serali, 
tre o quattro volte Ia scttimana. 

Xegh altri giomi contmueran-
no a vedere i programmi prodot-
ti dagli studi locali. 

Enzo Roggi 

di Thanh Quang. Yen Nti. 
Mai Lam. Duyen Ha, con bom
be e missili. Alle 18,45 e alle 
19,45 nuovo uragano di bombe 
esph'sive e a scoppio ritardato 
nella zona di Thanh Tri. 

It 28 ottobre in ripetuti at-
tacchi nel mattino e net po
meriggio sono stati ancora una 
volt a visitati i quarttert nord 
di Hanoi. Da parte vietnamita 
sono stati annunciatt uffictal 
mente venti morti fra la popo 
lazione civile, 125 feriti, 153 
abitazioni familiari distrutte. 
Gli americani hanno perduto 
otto aerei il 25 ottobre. dieci 
it 2f'i. sette it 27. cinque it 2S: 
trenta in tutto sui circa due 
cento che lianno partecipato 
atl'aggressione. Alcuni piloti 
sono stati catturat't vivi. Due 
dei loro nomi sono stati pub 
blicati: tenente John Sidney 
McCain, trentotto anni; tenen
te Charles Donald Rice, trenta 
anni. entrambi provenienti dal
la partaerei Oriskany delta 
VII Flotta. 11 tenente McCain. 
figlio di un generale america
no dei comandi europei delta 
NATO, e precipitato col para-
cadute nel lago della Spada 
Restituita, che sarebbe come 
dire a Roma nella Fontana di 
Trevi. fatte le debite differen-
ze di dimensione. 

11 Nhan Dan pubblica in pri
ma pagina una sensazionale 
fotografia della sua cattura da 
parte di alcuni giovani victim 
miti gettatisi a nuoto sotto Vin 
furiare della battaglia. Le an-
torita di Hanoi non sono solite 
convocare conferenze stampa 
su qualsiasi bombardamento. 
Quando lo fanno cio significa 
che il fatto esige oltre che una 
particolare denuncia anclie 
una particolare verifica poll 
tica: quale nuovo pasta ha 
compiuto Vaggressnre sulla via 
cfelia scalata? Quale e stato 
il grado della violenza della 
offesa? In quale rapporto si 
sono trovati Vimpegno dell'ag-
gressore e la rispasta da esso 
ricevuta? 

Sono partito alia volta di 
Thanh Hoa la sera del 25 e 
ho percio assistito soltanto al-
Vattacco di quel giorno. Al
cuni amici diplomatic'! eqizia-
ni che ho ritrovato ad Hanoi 
dopo un anno dalla mia prima 
visita. hanno pienamenle con-
fermato le mie impressioni. 

Autoprotezione 
tempesfiva 

A paragone di un anno fa it 
volume di fuoco delle difese 
contraeree di Hanoi, la ridu-
zione al minima della sua di-
spersione, la molteplicitd del
le sue direzioni, sono di gran 
lunga superiori. A questo si 
aggiunga la voce autorevole 
dei missili sovietici terra aria, 
che sovrasta ormai quella di 
tutte le altre armi difensive 
della cilta. Devo poi ricorda
re che la calma. la disciplina. 
la vigilanza dimostrate dai 
semplici cittadini mi sono ap 
parse notevolmente aumenta 
tc. Di qui, oltre che dall'at-
trezzatura sempre piii effica 
ce degli strumenti di ricczio 
ne anticipata degli attacchi 
americani, la tempestivita del-
V autoprotezione collettiva e 
individuate. Di qui il numero 
relativamente basso, anche se 
non meno orribile. delle per-
dite umane in rapporto alta 
violenza dell'aggrcssione. 

Veniamo al secondo punto. 
Stabilito che la violenza del 
recente attacco e stata forse 
la piu forte fra quelle finora 
conoiciute da Hanoi, si puo 
affermare che gli americani 
abbiano toccato il telto delle 
lorn possibilita rispetto alle 
riserve di cui dispongono per 
il teatro di operazhni aeree 
del Nord Vietnam? Certo non 
ancora, ma alcuni indizi di-
mostrano che lo stanno per 
toccare. Perdite come quelle 
subite nei giomi scorsi in mez-
zi e in uomini non sono facil-
mente rimpiazzabili: il fatto 
poi che per atiaccare massic-
ciamente e ripetutamente Ha
noi gli americani abbiano do 
vuto temporaneamente tacere 
su altri obiettiri c nuovo ed 
elnquenle. 

Quando i vietnamili offer-
mano che gli aggressori USA 
stanno subendo una seria scon 
fitta militare sia a Nord che a 
Sud, non sono cosi sciocchi da 
sacriftcare alle esigenze della 
propaganda quelle della re
sponsabilita. Essi dicono che 
ogni passo compiuto dagli 
americani nel quadro del loro 
presente disegno strategico e 
delle disponibilita offensive a 
tat uopo stabilite. ha conosciu-
to. preso a se e nell'insieme, 
un completo msuccesso. 11 ter 
mine esatto piit frequentemen-
te usato dai vietnamiti e 
€ scacco >. Hanno pienamenle 
ragione. Tanto piu che agli 
t scacchi » subiti dagli ameri
cani fanno riscontro a favore 
dei vietnamiti il pieno adem-
pimento del loro disegno stra
tegico difensivo nel quadro di 
disponibilita tecniche ed uma

ne che, come I'esperienza sta 
dimostrando, sono cresciute 
negli ultimi tempi secondo le 
necessita imposte dalta sca
lata 

Siamo cosi risaliti al pri
mo punto: il punto politico 
diiave dell'attuale congiuntu-
ra della guerra del Vietnam. 
Non si tratta soltanto dt sa-
perc se gli americani deci-
deranno di mfierire piu mas 
sieciamente dando fuoco a tut
te le riserve delle quali di 
spongono. E' chiaro che que 
sto avverra, che vi e ancora 
un certo tragitto da pcrcur-
tere barbaramente e sangui-
nos-amente. Ma anche un bom
bardamento di Hanoi c di 
Haiphong, poniamo con i B-
5l* provenienti dalla Thailan-
dia e da Guam con le bombe 
da 1350 chili e piu, potreb 
be avere un valore decisivn? 
Tutto autorizza a dire dt no. 

Drammatico 
interrogativo 

I B52 volano a grandi altez-
ze, bombardano per coordi
nate. sono un bersaglio qua
si impossibile per una dijesu 
tradtzionale. Ma gli ameri
cani sauno gia a loro spene 
che la Repubblica democrati-
ca vietnamita, e non soltanto 
ad Hanoi, vanta ormai difese 
tali alle quali i B 52 possono 
difficilmente sfuggire. 

II quesito diventa percio un 
altro. Se non ci sard, c non 
vi e un solo indizio die pos 
sa esservt, una caduta delta 
resistenza vietnamita, soste-
nuta del resto anche dalla 
crescente fiducia nelle possi
bilita di una efficace difesa 
militare, die cosa fard Wash
ington? In quali termini si 
present era nelt'immediata fu-
turo la scelta da campiere 
alia Casa Bianco, al Setiato. 
al Pentagnno? Si decidera per 
il proscguimenta all'infimtu 
delta scalata, per I'aumento 
massiccio degli stanziamcnti 
bellici, degli effettivi del cor 
pa dt spedizione, dei mezzi 
distruttivi e, soprattutto, sa 
ra data via libera alia applt-
cazionc integrate del princi-
pio del genocidio finora mes-
so in pratica soltanto parzial-
mente nella vana speranza di 
piegare col ricalto c con la 
intimidazione la RDV? Tale e 
iinterrogativo politico estre 
mamente drammatico e non 
solo per il Vietnam ma per 
il mondo intero, die i recenti 
bombardamenti accaniti. con-
tinuati e cundotti per « cam-
pioni di genocidio » sulla al
ta di Hanoi hanno contribui-
to a metlere in ancor mag-
giore evidenza. 

1 vietnamiti danno a questo 
interrogativo due risposte. In 
primo luogo essi negano che 
anche il ricorso alia apphca 
zione integrate del principw 
del genocidio possa rivelarsi 
malerialmente possibile (« Es
si possono distruggere intio 
ramente Hanoi e Haiphong. 
noi continuercmo a combat ti
re. nulla c piu prczioso della 
liberta v dt'llindipendi-n/a » ha 
detto Ho Ci Mm e non sono 
chtacchicre). m secondo luo 
go essi spostano la bussola 
in direzione dei popoli e dei 
governi del mondo inte
ro. E ne ricavano la fer-
ma convinzione che il fol
ic disegno degli oltranzisti 
americani e dei loro soste-
mtori in altri paesi, non po 
tra non trovare, prima o poi. 
da parte del resto dell'uma-
nita una opposizione capace 
di deviarne il corso. 

D'altra parte quel che di 
illusono puo esservi in una 
tale impostazione essi lo enr-
reggono tenendosi sempre 
pronti al peggio. Possono un 
popolo ed una classe politico 
dirigenle dar prova maggiore 
di mcoercibile spirito di sa-
crificio, di profondo amore del
la liberta, e al tempo stesto 
di saggio e ragionevole senso 
della responsabilita per quan
to riguarda I'avvenire del 
mondo? Oggi il Nhan Dan pub
blica ampi resoconti della 
sviluppo del movimento di v>-
lidarieta wternazionale con 
la causa della liberta viet
namita. Ho visto con commn 
zione la parola « Y » che vuoi 
dire Italia Sotto quel titolet-
to si parlava di Genova e del
la marcia Milano-Roma che 
dovra svolgersi nei prossimi 
giorni. Visto da qui il pro-
blema del contributo italiano 
alia lotta contro Vaggressin-
ne americana e per la pace 
assume proporzioni assai ri-
levanti. Fra i grandi paesi 
dell'occidente capitalistic il 
nostro e quello dove piu for
te. forse, e il movimento di 
opiniane pubblica a favore del 
Vietnam, ma dove ancora as
sai grace e pericolosa c la 
posizione del governo. Dob-
biamo prendere coscienza che 
il ruolo dell'Italia pud. al pun
to in cui stanno le cose, dt-
ventare decisivo per Vorien-
tamento delVEuropa intera. 

A. Trombadori 


