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Pubblicato ad un anno dalla morte 

un volume di scritti e discorsi 

Romagnoli 
«tribuno» 
contadino 

Manca ormai poco al con-
cluders i di un ventennio da 
quel lo chc nella storia del 
movimento contadino italia-
no r i m a r r a come l 'anno della 
« g randc lotta ». Tra il mag-
gio e il g iugno i braccianti 
e i salar iat i fissi. assieme ai 
contadini poveri , sciopera-
r o n o pe r 36 giorni, invasero 
cent inaia di migliaia di et-
t a r i , d iedero vita ad un mo
v imento che scosse il paese 
dalla Valle Padana alio re
gion! central i , dal Lazio alia 
Pugl ia , alia Sicilia, alia Ca
labria. Ogni giorno si trat
to di organizzare comizi, cor-
tei , « avanzate » e « r i t i ra te » 
sul le t e r r e ove i braccianti 
avevano pianta to le bandie-
r e della Lega; si t ra t to di 
organizzare la solidarieta ma-
te r ia le e politica dei lavora-
tori della cit ta, il sostegno 
poli t ico verso questa lotta 
cont ro la qua le si seatenava-
n o ass ieme le camionct te 
de l la Celere di Scelba e la 
campagna rabbiosa della 
s tampa padronale . 

Da quel la lotta per il sa-
lar io e la t e r ra la Federbrac-
cianti che si e ra costituita 
u n anno p r ima — ncl con-
gresso t enu to il 25-28 gen
na io del 1948 a Fcr ra ra — 
usciva confermandosi come 
u n a del le pun te piu avanzate 
del l ' in tero schieramento sin-
dacale e democrat ieo. E da 
quel la s tessa lotta emergeva 
u n capo che al lora aveva sol-
t an to 24 ann i : il compagno 
Luciano Romagnoli che due 
anni fa — il 19 febbraio 
1966 — venne rapi to da una 
cosl immatura e crudele mor
t e al movimento sindacale 
i ta l iano e al nostro par t i to . 

Nel p re sen ta re il l ibro che 
di Luciano Romagnoli racco-
gl ie alcuni scr i t t i e discorsi 
t r a i piu significativi, il com
pagno Foa che pe r tant i anni 
6 s ta to con Romagnoli nel le 
mass ime istanze dir igenti dei 
s indacat i un i ta r i , rievoca 
quegl i ann i di grandi movi-
ment i dei lavoratori della 
t e r r a che u n solco cosl pro-
fondo dovevano impr imere 
non sol tanto al l 'agricoltura 
m a alia s tessa storia politica 
i ta l iana dei nostr i anni . Un 
p u n t o di par tenza che do-
veva po r t a r e Luciano Ro
magnoli , « t r ibuno contadi
no » — come amava definir-
si — ad essere un dir igente 
di pr imissimo piano del PCI, 
u n o dei protagonist i non so
lo dell 'azione ma anche della 
r icerca s empre intcl l igcntc e 
spesso to rmen ta t a che il mo
vimento stesso ha accompa-
gnato . 

8 s e t t embrc 1943. Allora 
Luc iano Romagnoli , sturicn-
t e « emigra to » a Molinella, 
a ssume il nome di battaglia 
« Paolino », compie le p r ime 
esper ienze t ra i braccianti 
che cominciano a d iventare 
par t ig iani . Nel lo scri t to au-
tobiograflco che apre il volu
m e si par la dc i r incon t ro t ra 
« Paolino » e « Libarcl », Gio
vanni Bentivoglio, un vec-
chio riformista del movimen
t o contadino della Padana . 
II giovane non e d 'accordo 
con molte cose che il vec-
chio dice, ma con Iui trova 
la s t rada p e r l 'azione, pe r la 
r icosti tuzione della organiz-
zazione s indacale c politica, 
fino ai giorni in cui « Liba
rc l » v icne preso a Bologna 
dai fascist! c massacrato sui 
selciati di Borgo Panigalc 
dal le br iga te n c r e in fuga, 
come B r u n o Buozzi a La 
Stor ta . 

Possiamo qui r iconosccre 
u n t ra t to che poi doveva ca-
rat ter izzare tu t t a l'azione di 
Romagnoli d i r igente sinda
cale e politico: la ricerca del
la uni ta con tu t t e le v a n e 
componenti del movimento 
dei lavoratori . Una unita che 
egli conccpi c realizzo nella 
chiarezza del le posizioni, nel
lo scontro aspro talvolta, ma 
s empre ncl rifiuto quotidia-
no , di pr incipio , delle posi
zioni se t ta r ie . 

II l ibro si snoda lungo al-
cune t appe del mo\ imen to 
contadino di questo venten
nio : lo sciopero delle mon-
d ine del 1944 (« nessuno — 
scr ive Romagnoli — poteva 
c rede re che i braccianti di 
Rovigo potesscro rcsis tcrc 
p e r 18 giorni con le pa ta te 
r u b a t e nei campi dcgli agra-
r i • ) ; la • lunga lotta > del 
1949; gli sciopcri braccianti-
l i e le lo t te p e r la r i forma 
agraria degli anni '50 al 
Nord e ncl Mezzogiomo; 
l 'opera di adeguamento de
gli obbiet t ivi e della orga-
nizzazione ai mutament i che 
in te rvengono ncH'agricoItu-
r a e che — Romagnoli sotto-
l inea piu volte — « noi stcs-
si abb iamo contr ibui to a rea-
lizzare, con le lotte delle 
qual i s iamo stat i alia testa >. 

Dunque un l ibro, un docu-
n e n t o , « se t tor ia le >? Aflat-
t p . In esso si ritroveranno, 
mm gli anni della loro gio-

vinezza, tut t i coloro che nei 
diversi posti di combatt imen-
to vissero quegli avvenimen-
ti. Ma possono r i t rovarci il 
propr io pensiero anche tut t i 
coloro che intendono il va-
lore nazionale, democrat ieo, 
l iberatore , delle lotte pe r la 
r iforma agrar ia . Non solo. 
Chiunque pu6 in questo li
bro r i scont rare pagine di 
una documentazione ormai 
storica della vera sostanza 
della < via i tal iana al socia-
lismo >, di come essa possa 
sol tanto agli sciocchi appari-
r e come una « via paciflca », 
di come essa si sostanzi non 
sol tanto delle grandi questio-
ni ma anche dei problem! 
piu minut i , piu vicini alia 
vita di ogni giorno di milio-
ni di lavoratori . 

Luciano Romagnoli , co-
s t ru t to re del movimento con
tadino e, assieme, del par t i to 
che, come una volta disse il 
compagno Palmiro Togliatti , 
ha insegnato ai lavoratori 
della t e r ra a par la re col pa
d rone senza togliersi il cap-
pello. II problcma vero che 
ques to l ibro ci propone — 
ed anche in questo consiste 
la palpi tante at tual i ta , la fre-
schezza di ques te pagine — 
6 la neccssita di cos t rui re 
giorno pe r giorno, con l'azio
n e del par t i to , con la lot ta 
politica e sindacale, un gran
dc movimento uni tar io . Es
so — ci ricorda Luciano Ro
magnoli — in piu di un suo 
scri t to, non e cosa data una 
volta per tut te , ma e cosa 
che in un certo senso si « fa 
e si disfa » quot id ianamente , 
e quindi chicde impegno, 
tensione morale e idcale, le-
game continuo con i fatti del 
mondo e in p r imo luogo del 
nos t ro paese, senza mai con-
cedersi evasioni pe r quan to 
c nobili > esse possano appa-
r i r e . 

E ' con questa concezione 
in t e r amen te marxis ta che 
Luciano Romagnoli seppe oc-
cuparsi dei grandi problemi 
politici cd economtci; seppe 
da re un grande contr ibuto 
alia costruzione di una Lega 
di braccianti di un piccolo 
paese che forse mai sara 
nominato dai giornali e, as
s ieme, ai vasti problemi del 
movimento operaio interna-
zionale. Si r i leggano le pa
gine dedicate alle quest ioni 
organizzative del le Leghe e 
quel le scrit to sui paesi che 
Iottano per la propr ia indi-
pendenza e si comprendera 
cosa fu Luciano Romagno
li. Come * Paolino », s tuden-
te di ingegneria, d ivenne 
un indimenticabi le « t r ibuno 
contadino ». 

Diamante Limiti 

LUCIANO ROMAGNOLI. Scritti 
e discorsi. A cura di Lioncllo 
Bignami. Prefazione di Vitto-
rio Foa. Editrice sindacale ita
liana. 1968. pp. 597, lire 2.500. 

Un paese che copre un ruolo chiave negli atti d'aggres-

sione degli Stati Uniti contro gli Stati dell'lndocina 

Anche in Thailandia 
partigiani anti-USA 

Una potente roccaforte militare — Continue attivita ostili contro la Cambogia — La «colonizzazione» ameri-
cana — La costituzione del«fronte p atriottico» — Una crescente ostilita — Nervosismo anche nella borghesia 
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BANGKOK — Contadini portano I loro prodottl al mercato lungo i canal! • I bracci del Menan, 
II fiume che attraversa la capitale della Tailandla 

Nostro servizio 
PHNOM PENH, febbraio. 
La Thailandia copre un ruo-

lo-chiave nel piani e negli at
ti di aggressione degli Stati 
Uniti contro gli Stati dell'ln
docina. In Thailandia ha la 
sua base principals il 
«Khmer Serei» (Llbero 
Khmer) , II gruppo di tradi-
tori capeggiato da Son Ngoc 
Thanh, gift primo mmistro 
fantoccio della Cambogia sot-
to l'occupazione giapponese 
(in precedenza la base era 
stata nel Sud Vietnam, ma 
fu spostata quando i parti
giani del FNL le resero la 
vita difficile, poichd quasi 
tutta la zona di frontiera fra 
il sud Vietnam e la Cambo
gia e, da parte sudvietnami-
ta, saldamente in mano al 
FNL). Soldatl per 1'esercito 
del « Khmer Serei » sono re-
clutati nella minoranza cam-
bogiana nel sud Vietnam: 
semplicemente raccolti nel 
campi o nelle s trade e porta-
ti In elicottero alle basi rette 
dagli americani, e dopo bre
ve indottrinamento portati in 
volo o per mare ai campi di 
addestramento delle «Forze 
special!» USA In Thailandia; 
in seguito sono spediti a com-
piere incursion! e azionl di 
sabotaggio in Cambogia. 

Attraverso quest! gruppl, gli 
USA e la Thailandia condu-
cono una diretta aggressione 
contro la Cambogia, e — pre-
stando il proprio territorio 
alle basi del « Khmer Serei » 
per quest! attacchi — la Thai
landia e coinvolta in «a t t l 
di guer ra» contro la Cam
bogia, secondo la legge inter-
nazionale e la Carta delle Na-
zioni Unite. In almeno un in-
cidente, il 29 ottobre 1967, al
cuni membr! delle «Forze 
Spec!ali» degli Stati Unit! 
hjyino preso parte effettlva a 
una attacco, che ebbe come 
risultato l'uccisione di t re 
cambogianl, e il ferimento di 
quat tro. 

E ' impossibile conslderare 
le attivita ostili della Thai
landia contro la Cambogia se-
paratamente dal suo ruolo di 
belligerante, come fantoccio 
americano, nella aggressione 
contro gl! Stati dell 'lndocina. 
Questo ruolo richiede un at-
tento esame. 

Nella sua conferenza stam
pa del 4 gennaio 1968 il se-
gretario di Stato, Dean Rusk, 
ha accusato la RDV di a in-
tervento n negli affari della 
Thailandia. Pub persino esse
re vero, sebbene Rusk non 
abbia fornito prove. La Thai
landia e impegnata in a atti 
di guer ra» , secondo ogni de-
finizione, contro la indipen-
dente e sovrana RDV, poi-
che presta il proprio territo
rio alle basi da cui partono 
secondo le stime 1'80% dj tut
te le barbare incursioni ae-
ree contro la RDV. La Thai
landia e colpevole di aggres
sione contro il popolo sud-
vietnamita, poiche ha manda-
to t ruppe combattenti, aerel 
da combattimento e unita na-
vali a prendere parte alia 
guerra USA di genocidio. 

Mentre strillano a proposl-

to di inesistenti rifugl viet-
cong in Cambogia, gli USA 
in realta usano la Thailandia 
come un gigantesco rifugio 
per la propria aviazione, in-
clusi i gross! bombardier! 
B-52. che Washington non osa 
porre di base nel sud Viet
nam, temendo che essi ven-
gano distrutti al suolo dai 
partigiani del FNL. 

Le basi USA in Thailandia 
sono le segucnti: 

Utapao: bombardier! B-52 
Khon Klu-n: bombardieri 

(in completampnto) 
UUon: base cli caccia-bom-

bardieri ctl elicotteri 
Ubon: base di caccia-bom-

bardieri ed elicotteri 
Takhli: base di caccia-bom-

bardieri ed elicotteri 
Khorat: base di caccia-bom-

bardieri 
Nakorn Phanom: base di 

elicotteri 
Saktahip: nuova cnormc ba

se navale costata 4'.i milioui 
di dollar! 

Lop Hari: base di addestra
mento delle « Forze special! » 

Don IVIoeung: Centro di Tra-
sporto e inoltro forniture mi-
litari. 

Ingegnerl dell'esercito ame
ricano harmo costruito una 
autostrada militare strategi-
ca, che collega Bangkok con 
Udon e oltre fino al fiume 
Mekong, proprio di fronte al
ia capitale laotiana, Vientia
ne, e un'altra, che collega la 
nuova base navale e di rifor-
nimento di Sattahip, solo 
150 km a sud di Bangkok, 
con la base aerea di Khorat , 
1B0 km a nord est di Bang
kok e 120 km dal confine 
cambogiano. La s trada Sat-
tahip-Khorat t rascura Bang
kok e chiaramente serve sp-
10 come autostrada strategi-
ca militare. V! sono oggi al
meno 50.000 soldati USA per-
manentemente di stanza in 
Thailandia, inclusi 40.000 del
la aviazione. In teoria sono 
11 sotto gl! auspici della 
SEATO, ma in realtA, fin dal 
marzo 1962 Dean Rusk rag 
giunse un accordo con il go-
verno thailandese, in base al 
quale l'invio di t ruppe USA 
in Thailandia poteva essere 
effettuato senza previa appro-
vazione della SEATO o l'una-
nime consenso degli Stati 
membri . 

Sintomi di 
ribellione 

La Thailandia fe infattl dl-
venuta una vasta base mili
tare con molti piu soldati 
USA sui suolo thailandese di 
quant! ve ne fossero nel pe-
riodo 1961-apriIe 19G5 nel sud 
Vietnam, quando Washington 
vi conduceva la o guerra spe-
ciale ». La Thailandia, che du
rante i secoli di espansione 
colonialista in Asia era orgo-
gliosa di essere il solo paese 
dell'Asia sudorientale che non 
avesse mai sofferto l'umilia-
zione della colonizzazione — 
era conforme agli interessi 
rivali della Francia e della 
Gran Bretagna lasciarla co

sl — fc diventata ora una neo-
colonia USA, senza un solo 
colpo ufficialmente sparato 
in sua difesa. E ' diventata 
una base per le operazionl 
militari dirette contro tutti 
gli Stati suoi vicini dell'ln
docina: la RDV, il Laos, la 
Cambogia e il sud Vietnam. 

Sebbene nessun colpo sia 
stato ufficialmente sparato 
per protestare contro la ma-
nomissione americana, I col-
pi cominciano a essere spara-
ti ora da molte direzioni. co
sa che nd Dean Rusk, ne la 
dit tatura militare che regge 
la Thailandia possono ora 
ignorare. Per evident! ragio-
ni militari, la maggior parte 
delle basi militari USA sono 
situate nel nord est della 
Thailandia, una delle quat
tro chiaramente definite re-
gioni geografiche della Thai
landia; le al tre sono il nord. 
il centro e U sud. Sfortuna 
tamente per gli americani, il 
nord-est ha una lunga tradi-
zione rivoluzionaria, con ten-
denze secessioniste che so
no affiorate qualche volta. La 
schiacciante maggioranza del
la popolazione e laotiana, co
me il 35% della popolazione 
della Thailandia, vale a dire 
parecchie volte piu della po
polazione dello stesso Laos, 
con quat t ro milioni (piu di 
t re milioni nel censimento 
del 1947) nel nord-est. (Nel
la prima meta del XIX se-
colo, durante la guerra fra 
Siam e Amman per la Cam
bogia. il regime Siamese che 
allora occupava il Laos at-
tu6 una deportazione in mas-
sa di laotiani, dalla riva lao
tiana a quella Siamese del 
fiume Mekong, e da allora la 
migrazione naturale ha ac-
cresciuto il numero dei lao
tiani in Thailandia). 

Durante gl! ultiml pochl an
ni, il regime di Bangkok ha 
scoperto che le simpatie dei 
laotiani — che sono stati re-
golarmente trat tat i come cit-
tadini di seconda classe, il 
cui reddito pro-capite e me-
no della meta della media na
zionale — sono interamente 
con il Pathet Lao, dall 'altra 
parte del Mekong. E ' s tato 
osservato che giovani che pas-
savano la frontiera per « assi-
s tere a un mat r imonio» ov-
vero «seppellire uno zio», 
tornavano dopo pochl mesi 
con un portamento molto piu 
sicuro e vivace: probabilmen-
te dopo pochl mesi di adde
stramento od operazioni con 
le Torze del Pathet Lao. O al
meno, e questo che Bangkok 
sospettava. 

Inoltre il nord-est divent6 
il rifugio di molte decme di 
migliaia di patriot! vietnami-
ti, che avevano combattuto a 
fianco del Pathet Lao quan
do i francesi r ientrarono nel 
Laos nel marzo 1946. Circa 
35.000 di questi decisero di 
tornare nella RDV dopo gli 
Accordi di Ginevra. ma il 
r impatrio e stato a lungo 
bloccato, e si ritiene che vi 
siano circa 40.000 vietnamiti 
nel nord-est della Thailandia, 
che e stato sempre un ba-
stione dei moviment! politi
ci di sinistra nei brevi pe-

VIAGGIO NELLA BUIA EUROPA DEGLI EMIGRANTI BELGIO 

IVECCHI DI QUARANT'ANNI 
Gente di 56 nazionaliti nel Limburgo - 1 giovani« bacati d entro » • Storia di un ragazzo arrivato da Recalmuto • Ecco il «futuribile» deU'emigrazione: la vita finisce a quarant'anni 

Dal nostro inviato 
BRUXELLES. febbraio 

Hasselt: pianura nera d'al-
beri all'orizzonte. tutto ha il 
colore marrow della buccia 
dt patate. come net quadn 
olandesi di Van Gogh; tutto. 
la terra, la poca aente... Sot-
to i campi d'ortaggi. nel pro-
fondo. corrono le nere budel-
la delle miniere (si scava an
che a mille metri di profon-
dita) e la gente esce alia lu
ce solo quando il basso ctelo 
nuvoloso incomlncia a sevrir-
si. a lagrimare suite case. 

Ma quando s'arriva a Genk, 
il comune pxii grosso — cre
do — della zona mlnerana 
del Ltmburgo, si scorae un 
poco d'animazione per le vie; 
qui — nelle fabbnche e nelle 
m mine» — e'e gente di 56 
naztonalith. Itnaua uftictale e 
I'meomprensibilc tiammingo. 
ma sarebbe ben strano che 
un giornalista — o un qualun-
que passante venuto da una 
qualunque parte del mondo 
— non trovasse subito U 
quartiere. il mucchio di case. 
il bar dove si parla soprat-
tutto la sua lingua. 

lo lo trovo. per esempio, 
nel bar dell'AFl (Assoctazio-
nc famtghe italiane), un an-
golo «ifattano» c o i la mac-
chma del cattt espresso, le 
carte napoletane per if tres-
sette e una fila di cartoltne 
azzurre sui muri, tutti pae-
saggi della costa adriatica e 
tirrena. C'e molta gente nel 
bar e in molti — subito — 
si raccolgono tntorno al mlo 
blocchetto d'appunti, ed to 
non ho U tempo di meravi-

gliarmi che a quest'ora — 
mentre le * mine» e le fab
bnche sono ancora in funzio-
ne — tanti operai siano qui 
a bere e far la partita; mi 
spiegano subito che sono tut
ti a * sciomaggio m (la disoc-
cupazxone) o addtrittura tn 
pensione: sono i vecchi di 
quarant'anni. corpi umant ro-
si dalla polvere dt carbone 
come querce rose dalle termi-
tt, giovani «bacati dentro» 
dalla silicosl, presi ormai nel 
complicato ingranaggio della 
mutua, dello * chomage », del
le visite mediche. delle inva-
lidita vartamente giudlcate a 
seconda che si tratti del me
dico della tmina* o di quel
lo delle asslcurazioni; rtdot-
ti insomnia ai margint della 
produztone e dunque ai mar-
gini della vita sociale. 

Cerco ora dt mettere ordt 
ne nei mtei appunti, di deft-
mre i problemi essemialt, di 
scegliere fra le note, le os-
servazioni, le voci che mi ctr-
condano, ma quale e Vtmpres-
sione generate che grava su 
di me in questo bar. che fil-
tra le voci, le informazioni, 
che colloca i voltl ossuti, le 
espressioni. in un quadro 
preciso? 

E' una amara considerazto-
ne; che qui sia facile intrav-
vedere le linee di snlup 
po, interpretare quella 
«sciema del futuribile » sui 
la quale Vonorevole Colombo 
al congresso dc ha tessuto tl 
suo canto; ecco quale e il • fu
turibile • deU'emigrazione. o 
almeno una wtpotesi di fu-
turom per la gente che oggi 
Ha 20 anni e tiene sptnta smi

le vie d'Europa in cerca di 
lavoro. 

Quelli che ml circonda-
no sono partiti venti. qutndi-
ci. died anni fa ed ora non 
sanno piu cosa fare, arenatt 
in un paese che ne ha be-
vute tutte le energte e ora 
non ha piu bisogno dt loro, 
sniobiltta le sue miniere c le 
Industrie coUegate in preda a 
una crisi strutturale per cui 
intere zone vengono abban-
donate e si cercano energie 
nuove, per nuove imprese, per 
nuove zone industriall verso 
il mare (e in Italia, nel mez
zogiomo d'ltalia, c'e gia qual-
cuno che batte la grancassa; 
ad Anversa c'e lavoro; ad An-
versa c'e un futuro; cosa 
aspettate qua, figli di conta
dini, ftgli di arttgiani, giovani 
dt belle speranze?). 

A gennaio del 1947 — sono 
ormai 21 anni — un minato 
re mor\ a Recalmuto. in Si-
cilia, coi polmoni distrutti 
dallo zolfo. Da quindici anni 
nella stanza principale della 
sua cosa — la stanza da let-
to. che era anche soggiorno 
e pranzo — egli teneva ap-
pesa tn un quadro la meda-
glia che gli era venuta dalla 
America — dalla fondazione 
Carnegie — in premio per 
arer salvato dall'incendio dt 
una zoljara undid suoi com-
pagni di lavoro E quella me-
daglta lascid Eduardo Spa 
lanca ai suoi figlt e alle fi-
glie. Cosl. Vincenzo, il pri-
mogenlto, prese a 22 anni, 
appena rimasto orfano, il tre-

I
no per il Limburgo e porto 
la sua esperienza di *caru-
so B deUe tolfare nelle minie

re di carbone del Belgio. E' 
lui che mi ha raccontato que
sta storia. Vincenzo Spalan-
ca, pensionato di 43 anni con 
moglie e figli a canco e nes-
suna speranza di tornare in 
Sictlui. 

Ha fatto quasi dictasselte 
anni dt mtmera, a Ltegi e a 
Wtnterlag soprattutto; e sem
pre nel fondo. si sa, agli stra-
nieri gli tocca andare sempre 
nel fondo, dove c'e piu pol
vere nera e meno aria e i 
polmoni scopptano. Ricordi? 
Nel '54 gli e morto tn minie-
ra, per una frana, uno zto, 
che viveva con lui; quell'an-
no stesso si e sposato con 
una sua cugtna che « e venu
ta dalla Stcilia con il convo-
gliOB (una specie di «trou
pe » dt moglt autorizzate a 
un certo momenta a raggiun-
gere i mariti); ha cinque ft
gli ora. tl piu grande di do 
did anm Nel '04 (a 39 anni. 
dunque) gli hanno dato la 
pensione dt tnvalidita * per-
che- ormai i polmoni mid 
erano pieni». 

— Quanto e la pensione? 
— 5-500 franchi belgi, ctoe 

66.000 lire; naturalmente non 
basta, bisogna fare qualche 
altro lavoro, io facdo il ge-
store qui al bar. qualche al
tro che venne con me fa lo 
aiuto benzinaio. qualche al
tro lo spazzino, alcuni lava-
no i pavimenti m mtmera. 
ma ingaggiati da una ditto.-

Sono 19 000 gli ttaliant — 
uomint, donne, ragazzi — che 
vivono nel Limburgo. Di que
sti, 3.000 al massimo sono 
impiegati neUe miniere, alia 
Ford o tn altre Industrie, 

2.700 sono pensionati per tn
validita, 2.500 sono idisoccu-
pati» (in effettl lo * choma
ge » e un vicolo deco nel 
quale si va a cadere quando. 
espulso dalla mtmera percM 
troppo malato. il minatore 
non dene ncanosduto dat 
media governatid). Dunque 
a contt fatti solo il 15.80% 
della popolazione italiana la-
vora regolarmente, e doe. co 
me si scrive nelle statistiche. 
€ attiva B. Questa percentuale 
ditenta piii chiara quando la 
si raffronti al dato della po
polazione attiva in Italia 
(37%) o tn Germania (44%). 
Eppure nel Limburgo non d 
sono cecchi zii, nonnL d so
no operai italtam. le loro mo 
git, i loro figli— 

Ma gli uomint sono stron 
call dalla fatica della • mi -
na >. spesso e la donna che 
lavora — e magan dtventa 
« frontaliera •, va e tnene dal
la Germania o dall'Olan-
da — si aspetta che crescano 
i figli per cercar loro un in-
gaggio. 

— Ma perchA questi pen
sionati non se ne tornano in 
Italia? 

— Ma perchi solo una par
te dt esst continuerebbe a 
prendere la penstone e poi 
tutti perderebbero sugli asse 
gnt famtltart, e infine ormai 
la vita dd figli e qui, essi 
non conoscono I Italia.„ 

Cammtno su e giii per la 
via principale di Genk (o al
meno credo che sia la via 
prmdpale, per quel poco di 
neon che fora la nebbia men

tre nelle traverse e tutto gri-
gio e smorto). E' con me uno 
degli ex minatori che ho co-
nosduto nel bar dell'AFl. Cer
co di capire. 

— Ma cosa vuol che faccia 
I'integrazione qui! Ma non 
tedi che si scontrano anche 
fra dt loro, fra vallont e fiam 
minghi? Neanche tl sindaca-
to favorisce I'integrazione! Di 
cono «s iamo tutti ugualt», 
ma in pratica.^ (Questo non 
e sempre vero. il sindacato 
qualcosa fa; tuttavia in que
ste conversazioni bisogna ri-
conoscere dttadinanza anche 
all'esasperazione. all'amarez-
zaz non e un bilancio tobiet-
tivo» che I'emigrato vub da
re di si). 

— / figli. quelli si che si 
integra.no, ma nel senso che 
sono piit attaccatt at Belgio. 
dove hanno sempre vissuto. 
che all'Italia La discrtmina 
zione perb pesa anche su dt 
loro. sono anche loro forza-
lavoro senza difesa. 

— Le donne, le nostre don-
ne™ E' naturale, t'italtano cer
ca Vitaliana. va al suo paese 
a sposarsi. Fino al '60 sono 
venule qui come casaltnghe, 
per metter su famiglia. Poi 
perb sono state costrette a 
lavorare, mentre tl martto ca-
deva malato o andnva in pen
sione per invalidity. Dopo il 
'60 sono venute dtrettamente 
a lavorare. sorelle, parenti dt 
gente che era gia qui 

Cammtntamo in silenzio per 
un pezzo. Poi lui nprende, 
cercando le parole, con fati
ca, perchi non e facile parla
re della propria vita, deUa vi
ta dei propri amid quando 1 

non c'e da elencare molte te
ste e molta allegria. 

— Quando siamo venutt 
noi, minatori, i belgi erano 
logort e noi giovani, prontt 
alia fatica Ma prontt anche 
alia rita Le ragazze, le bel-
Qhc. temrano con not Ora 
siamo noi spremutt. Tornt a 
casa logoro. sftnito e non hat 
if tempo dt recuperare le for
ze. quindi a poco a poco al-
I'amore non d pensi piu Que
sto. e naturale. provoca do 
lore, crisi. in qualche caso 
anche separazione. Cosa nuo»' 
La donna e venuta a fare la 
moglie e dopo un po' ha do-
vuto anche entrare tn fab-
brica, poi ecco qua che si 
trota anche senza marito. Id 
nel pteno della vita e lui tn 
ralido, pensionato o al Itmt-
te della pensione. Ha dirttto 
a tarsi t conti suoi no? E qua
le e la conclustone7 E va be
ne, per una che se ne va e 
magari lascia t figli a quel 
pover'uomo, cento restano, re-
stano con lui, ma sai che al
legria! 

— Del resto, cosa credl, an
che per le donne lavorare 
non e una passeggiata, tnche 
loro sono ai posti piit nod 
vi. e poi d sono i tigli che 
le sftancano. ti dico to. d si 
trova presto vecchi Quel pro 
verbio, te lo ricordi?, la vi
ta tneomtneia a quarant'anni 
La vita finisce a quarant'an 
ni, te lo dico io. Almeno 
per noi, qui, della eminaB. 

Aldo De Jaco 

riodl di questo secolo in cui 
attivita politiche organizzate 
sono state permesse. 

L'8 dicembre 1964 fu an-
nunciato che un « Movimen
to Indipendente Thai » era 
stato formato. II 1 gennaio 
1965 fu annunciato che esso 
si era trasformato in un 
«Fronte patriottico Thai », 
con un programma di !i/.io-
ne in sei punti, inteso so
prattutto a liborare il pause 
daH'imperialismo amertiwno, 
e instaurare un regime ton-
dato su « pace e neutrahta ». 
La reazione degli USA e di 
Bangkok fu qualche cosa di 
simile alia reazione degli USA 
e di Saigon alia formazione 
del FNL del sud Vict nam. 
Azioni dl polizia per cerca-
re di condurre 1 contadini 
nbelli nei « villaggi strategi-
ci», arresti di sospetti «ca-
pi-cellule», e c c . Un curioso 
dettaglio fu l'invio di una 
squadra di antropologi per 
fare una inchiesta e scopn-
re le basi antropologiche per 
ogni sorta di « idee connini-
s t e » nelle teste dei Lao-Thai 
(le due principali popolazio-
ni della Thailandia, n d.r.). 

Brucianti 
accuse 

Anche prima che il « Fronte 
patriott ico» fosse creato — 
come nel sud Vietnam prima 
che fosse creato il FNL — 
il ministro thailar-dese dello 
Interno, nell'agusto 19M, ave
va riferito sui «bandit ismo 
politico» nel nord-est. Noi 
novembre 1966 fu annuncia
to che elicotteri USA della 
base Nakorn-Phanom erano 
entrati in azione contro guer-
riglieri con 1'ordme — secon
do la formula adottata in 
principio anche nel sud Viet
nam — di «sparare solo se 
esposti al fuoco ». Nel dicem
bre 1967, apparvero nella 
s tampa occidentale repor
tages su aerei USA che bom-
bardavano «s t rade di mfil-
trazione » in Thailandia. stra 
de di rifornimento, sembra, 
per i partigiani del FPT 
(Fronte patriottico Thai). 

La legge secondo la quale 
la repressione genera 1'inten-
sificazione della msurrezione 
e gia in sviluppo. Non e so
lo da parte del a Fronte pa
triottico » che si spara con
tro gli occupant! americani. 
I 50 mila soldati USA di atan-
za permanente, rafforzan ogni 
settimana da diecine di mi
gliaia in licenza dal Vietnam 
del sud, hanno esasperato ol-
traggiandoli i sentimenti na-
zionali onche della borghesia 
thailandese 

o La Thailandia ne ha ab-
bastanza deH'Amenca?» e il 
titolo di un breve articolo 
nella edizione dell'8 gennaio 
196a dell 't/.S. News World 
Report, e Io scritto, da-
tato da Bangkok, continua 
come segue: « In Thailandia 
ora gli americani sono chia-
matl " bestie che dovrebbe-
ro rientrare nelle loro tane ". 
Persone il cui comportamen-
to " svergognato " non 6 " mi-
gliore di quello di selvaggi ". 
Cittadinl di una nazione che 
" s i a t tnbuisce prestigio sfrut-
tando a sangue gli altri ". La 
ultima diatriba di radio Pe-
chino? Niente affatto. E ' lo 
editoriale di uno dei piu con
servator! fra i pubbhcisti 
thailandesi, una nazione che 
e fra i piu intimi alleati dal-
l'America. Questi comment! 
sono tratti da un articolo del 
26 dicembre di M.R. Kukrit, 
editore del giomale di Bang
kok Siam Rath, una delle 
principal! pubbhcazioni della 
Thailandia. L'esplosione del 
signor K u k m rillette lo scon-
tento dei thailandesi — a U-
vello ufficiale e no — per il 
modo come la stampa ameri
cana descrive il paese e i suoi 
problemi interni. Ma una par
te del malcontento va piii 
in profondita. C'e un crescen
te nervosismo da parte dei 
thailandesi come degli ame
ricani per le relazioni fra i 
loro due paesi... II signor Ku 
k n t spiega lungamente per-
che" " e un fatto che gli ame
ricani non sono amici dei 
thailandesi; sono i loro ne-
mici ". 

c Alcune delle spiegazioru 
del signor Kuknt : " Nella cul-
tura e neU'etica, gli ameri
cani sono nemici e banditi, 
che sono venuti a pnvarci 
del cervello... II loro compor-
tamento non e mighore dl 
quello di bestie selvagge, e 
influenza la gioventii thailan
dese inducendola a seguire U 
loro esempio di condoita sre-
golata... ". Sebbene pochi par-
l;no chiaro come il smnor 
Kukn t , c'e una crescente lr-
ntazione nei rapporti that-
Iandese-amencani... Con circa 
40.000 aviaton USA di stanza 
nel paese, non pud non es
sere! ur to. Inoltre migliaia 
di soldati americani in 'icea-
za dal Vietnam vengono • 
Bangkok ogni mese. E centi
naia di uomini d'affari ame
ricani e dipendenti affollano 
Bangkok, tutti contnbuendo al-
I'aumento dei prezzi c alia cri
si dcgli alloggi..». 

l& Thailandia infatti sta pa-
gando un prezzo gravoso. e 
continuera a pagarlo, in mol
ti sens!, per aver volto le spal-
le ai suoi vicini ed esserai 
alleata con i peggiori nemici 
dei popoli dell'Asia sud-or io t 
tale: gli Stati UnitL 

Wilfred Burcheft 
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