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Un campo d'intervento di primaria importanza 

REGIONI 
EISTRUZIONE 
Un ruolo da svolgere ai fini deila riforma di tutta la scuola, per pro-
muovere ogni sperimentazione, sollecitare il governo a scelte indilaziona-
bili, far da tramite tra le diverse istanze sociali e lo stesso Parlamento 

Tutti sappiamo che da an-
ni la politica govornativa nel 
campo della scuola e carat-
terizzata da un delcterio im-
mobilismo: non solo perche 
c'e chi spera che col volgere 
del tempo la situazione si 
decanti (e cioe, in altri ter
mini, che il movimento po-
polare si logori, fino all'au-
todistruzione) e diventi cosi 
piii facile imporre modesti 
aggiustamenti al vecchio si-
sterna, non solo per questo, 
ma anche perche la classe 
dominante e in particolare 
la DC si rivelano sempre piu 
incapaci di dare una seria e 
tempestiva risposta ai pro-
blemi dell'istruzione, che via 
via si aggravano, fin quasi al 
punto, ormai, di determinate 
una irreparabile degradazio-
ne o addirittura la paralisi 
di tutta la scuola. 

Se qualcosa si e mosso dal 
'68 in poi (al di la dei prov-
vedimenti settoriali, qualche 
volta anche non del tutto 
negativi, ma mai coordinate 
in un organico piano di ri
forma), cio e avvenuto so-
prattutto negli enti locali, 
ossia la dove il contatto im-
mediato con la realta ha 
creato nuovi rapporti fra la 
societa e gli organismi de
mocratic! elettivi, sulla cui 
base e stato possibile affron-
tare al vivo le questioni, 
creare svariate forme di 
partecipazione, determinare 
schieramenti unitari fra le 
forze politiche: basti pensa-
re a quanto s'e fatto — muo-
vendosi fra difficolta d'ogni 
genere — per l'edilizia, il 
diritto alio studio, la gestio-
ne sociale, il tempo pieno... 

L'istituzione delle Regioni 
ha segnato un momento di 
rilancio di tutti questi temi, 
inseriti in genere in discorsi 
programmatici di ampio re-
s'piro ma commisurati anche 
con le singole realta sub-re-
gionali e caratterizzati da 
uno sforzo di concretezza, 
nel tentativo di individuare 
tut te le possibili forme d'in
tervento, una volta trasmessi 
i poteri ed arrivati i primi 
finanziamenti: la fase, per 
cosi dire, rivendicativa del-
l'attivita regionale, conclu-
sasi temporaneamente il 19 
febbraio scorso con la pub-
blicazione deH'ultimo decre-
to delegato (ma il discorso 
dovra presto riaprirsi per il 
riconoscimento di altri pote
ri e di tutte le deleghe con-
sentitc dall'art. 118 della Co-
stituzione), oltre a stabilire 
un nuovo rapporto dialettico 
fra i centri periferici ed il 
governo centrale, e servita 
anche ad affermare una dif
fusa volonta di democratiz-
zazione delle pubbliche isti-
tuzioni c nello stesso tempo 
di azione immediata, intesa 
ad interrompere la troppo 
lunga sequela di ritardi, di 
inadcmpienze, di dilazioni, 
tanto cara alia burocrazia 
accentratrice. 

Cera , in principio, chi di-
ceva che il campo d'inter
vento della Regione era mol-
to limitato, ma, col procede-
re del dibattito, e emersa 
l'esattezza della posizione di 
chi, come noi, sosteneva che 
quelli che sembravano com-
piti marginali erano di pri
maria importanza, seriamcn-
te qualificanti per il nuovo 
ente. Non solo, ma s'e an
che scoperto che si stava 
mettendo le mani in settori 
delicati, abbandonati a se 
stessi in tanti anni d'incuria 
e di scarsa considerazione: 
chi aveva mai affrontato a 
fondo i problemi della for
mazione professionale. degli 
organismi vetusti ad essa 
preposti, dei corsi fasulli o 
inventati solo per carpirc 
contributi. delle pscudoqua-
lifiche rilasciatc a molti gio-
vani posti nell'impossibilita 
pratica di r ientrare nella 
scuola superiore e di riprcn-
dere in eta piu adulta un 
« curriculum » scolastico in-
terrotto per dura necessita? 

Eliminare 
lo spreco 

Gli esempi potrebbero mo-
tiplicarsi, perche ogni volta 
che s'affrontava una nuova 
materia (contributi di alto 
interesse sono venuti in par-

. ticolare dagli assessor! alia 
istruzione della Toscana, del-
l'Emilia, della Lombardia), 
si affermava con maggior 
encrgia la necessita di rime-
diare a tanti mali, di inven-

• tare nuovi meceanismi che, 
*e non allro, conscntissero 
di por fine alio spreco, di 
razionalizzarc c potenziarc 
la spesa per I'istruzionc: i 
pareri espressi dai vari Con
sign regional] sullc hozze 
dei decreti delegati sono da 
un lato vere e propric de-
nunce di mali profondi e 
dall 'altro l'cspressione della 
richicsta di riformc avanza-
ta da tutta la societa. 

I decreti delegati, come 
abhiamo piu volte ripctuto, 
hanno solo parzialmentc ri-

• sposto a queste aspettativc: 
' clcuni sono stati impugnati 

(e nei giorni scorsi la Corte 
< cestituzionale ha respinto i 

ricorsi delle Regioni), per 
tutti e iniziata la fase inter-
pretativa, che vede uno sfor
zo generale per allargare 
maglie troppo strette e per 
integrare quel che s'e per 
ora ottenuto con altre dele
ghe, con piii incisivi poteri. 
Dal 1" aprile, quindi, le Re
gioni hanno incominciato a 
legiferare, stanno adesso 
emanando i primi provvedi-
menti amministrativi per la 
utilizzazione dei fondi ero-
gati dallo Stato 

Le due piu rilevanti voci 
del bilancio dcll'istruzione 
riguardano la materia rela-
tiva al diritto alio studio ed 
il flnanziamento dei corsi 
di fonnazionc professionale, 
due punti nodali di tutto il 
sistema scolastico, che si ag-
ganciano direttamente con 
la politica svolta dagli enti 
locali sub-regionali e con 
le piattaforme rivendicative 
delle organizzazioni dei la-
voratori. 

La maggiore preoccupazio-
ne delle Regioni e stata, e 
continua ad essere in questo 
momento transitorio di pas-
saggio dal vecchio al nuovo, 
quella di garantire in ogni 
modo la continuita dei ser-
vizi, ossia di non correre il 
rischio di bloccare per un 
anno l'attivita dei Centri di 
formazione professionale o 
di ritardare l'erogazione dei 
fondi destinati all'assistenza 
scolastica. La difficolta na-
sce dall'esigenza di concilia-
re queste soluzioni provviso-
rie con alcuni tentative di 
innovazione, che qualifichino 
gli interventi e gia prepari-
no il terreno per effettive 
riforme 

Si tratta di non perdere di 
vista il vero obiettivo finale, 
che e quello non solo della 
massima qualificazione e 
pubblicizzazione dei corsi (le 
speculazioni private devono 
scomparire del tutto, deve 
esser fondata una nuova ge-
stione), ma anche quello di 
un loro agile raccordo (con-
tro, fra l'altro, ogni forma di 
parcellizzazione) con il nuo
vo sistema di una scuola me
dia superiore riformata; si 
tratta, ancora, delFefficienza 
e del potenziamento degli in
terventi cosiddetti assisten-
ziali, gia in vista pero del su-
peramento delle forme indi-
vidualistiche e quindi dello 
spostamento degli investi-
menti su servizi collettivi, 
non solo salvaguardando ma 
sostenendo con forza le ini-
ziative degli enti locali, che 
— sgombrando il campo da 
ogni equivoco — hanno sca-
valcato i Patronati ed hanno 
avviato nuovi democratici 
strumenti per attuare un'ef-
fettiva politica del diritto 
alio studio. 

In questo senso, pud assu-
mere un certo significato il 
provvedimento assunto dalla 
Regione Lombardia, che da 
un lato ha subordinato i Pa
tronati ai Consigli comunali, 
e dall'altro ha offerto ai Co-
muni la possibility di riven-
dicare per se i fondi desti
nati a servizi (mense, tra-
sporti, doposcuola, ecc.) un 
tempo gestiti esclusivamen-
te dai Patronati. 

Partecipazione 
popolare 

Se a questo si aggiunge la 
possibility che le Regioni 
hanno d'intervenire (per ora 
magari solo a titolo consul-
tivo, ma in futuro, si spera, 
con poteri decisionali) an
che in altri settori, dalla 
scuola materna alia program-
mazione universitaria, dal-
l'edilizia scolastica ai corsi 
di formazione e aggiorna-
mento degli insegnanti, e via 
dicendo, ben si comprende 
quale ruolo esse possano 
svolgere anche ai fini della 
riforma di tutta la scuola: 
che e un ruolo di promozio-
ne di ogni sperimentazione, 
di stimolo sul governo per 
non eludere discorsi impe-
gnativi indilazionabili, di ri-
cezione di tutte le indicazio-
ni provenienti dal basso, di 
tramite fra le diverse istan
ze sociali e lo stesso Parla
mento. 

Ma per questo e necessa-
rio che fra Regioni e so
cieta si stabilisca un rappor
to costante tale da cancella-
re completamente una scor-
retta immagine del nuovo 
ente democratieo, che lo con-
figura troppo spesso come 
un ufficio studi, come un 
parlamentino che gli stessi 
enti sub-regionali sentono 
lontano da se, fatta eccezio-
ne per le poche Regioni, 
che noi conosciamo e nelle 
quali esiste una lunga e glo-
riosa tradizione di vita de-
mocratica. Solo una effettiva 
partecipazione popolare alia 
politica regionale puo sven-
tare i pericoli di una buro-
cratizzazione dell'ente (che, 
come ha dichiarato il com-
pagno Berlinguer alia Ca
mera e come risulta da mol
ti segni, incombe maggior-
mente proprio nel clima po
litico attuale, con un gover
no che per sua natura nega 
il dialogo con le forze orga-
nizzate dei lavoratori) fatto 
a immagine e somiglianza di 
quello Stato accentratore e 
autoritario di cui, proprio 
con le Regioni, si e awiata 
una profonda riforma. 

Gennaro Barbarisi 

Repubblica Democratica del Vietnam: come si vive, si lavora, si lotta sotto i bombordamenti americani 

GM arnW del Hume Rosso 
3200 chilometri di attrezzature per controllare le acque fluviali e ottocento chilometri di dighe costiere: 
un'opera ciclopica che Nixon si e proposto di annientare — Per ogni cratere creato dagli aerei USA, 
squadre di uomini impegnati nella paziente opera di restauro — I pericoli nella stagione delle piogge 
I racconti dei contadini della diga di Nghia Minh, a trenta chilometri dalla citta di Nam Dinh 

Una squadra di vietnamiti al lavoro per riparare i danni della «craterizzazione» americana 

Dal nostro inviato 
NAM DrNH. agosto 

Cinque o sei crateri colmi 
d'acqua. ma perfettamente ro-
tondi, tagliano quelle poche 
decine di metri di argilla che 
separano il letto del fiume 
Dao dalla diga solcata da pro-
fonde crepe; dall'altra parte 
alcuni contadini stanno anco
ra lavorando alia riparazione 
dei danni provocati dal bom-
bardamento. 

Poco piu in la il primo 
tratto interamente ricostrui-
to; 6 lungo un centinaio di 
metri, non e ricoperto dalla 
vegetazione, perche gli arbusti 
da poco piantati sopra non 
hanno fatto ancora in tempo 
a crescere. 

Poi la chiusa con la strut-
tura in cemento armato e le 
tre porte in acciaio: nonostan-
te che il loro meccanismo di 
sollevamento e di abbassamen-
to sia stato gravemente dan-
neggiato. queste funzionano 
ancora, sono semi-aperte e 
consentono al Dao di alimen 
tare un grosso canale che si 
perde a vista d'occhio verso 
est ed il cui argine sinistra 
fortunatamente al livello del
le risaie — gia piu basse di 
un metro rispetto al fiume — 
e tagliato ip due da un altro 
cratere. 

Se piove 
Non e stata risparmiata 

nemmeno l'abitazione in mu-
ratura del custode della chiu
sa: una bomba a soffio le e 
caduta davanti spazzando via 
il tetto e le mura anteriori 
e lasciando in piedi solo la 
parte sul retro. E dopo la 
chiusa altri due settori rico-
struiti, proprio dove la diga 
accentua la sua curva per 
seguire l'ansa del fiume: sono 
simili al primo, fra l'uno e 
l'altro si e ovviato alle crepe 
con zoccoli in terra battuta. 

La diga di Nghia Minh, lun
go la riva sinistra del Dao. 
un grosso defluente del Fiu-
noe Rosso, si trova a trenta 
chilometri a sud dei resti del
la citta di Nam Dinh. in aper-
ta campagna, lontano da ogni 
via di comunicazione, nel cuo-
re risicolo della provincia di 
Nam Ha. abitato solo da con
tadini e privo di ogni tipo di 
difesa contraerea pesante: la 
lotta contro i bombardamenti 
vi e infatti solo affidata alle 
armi leggere della milizia. 

L'aviazione americana l'ha 
attaccata il 18 giugno scorso. 
lanciandole contro almeno cin-
quanta bombe. la maggior 
parte da mezza tonnellata, le 
altre da piu di duecento chili: 
sette 1'hanno centra ta in tre 
punti diversi. in un settore 

La ricostruzione del palazzo reale fatto saltare dai nazisti 

II castello di Varsavia 

La sala delle udienze del Palazzo reale di Varsavia 

Nel centro della citta due cantieri 
in piena attivita: quello per la 

superstrada e quello per Fantica 
sede del governo polacco 

Perche Hitler voile raso al suolo 
l'edificio - Le sottoscrizioni 

pubbliche per raccogliere i fondi 
necessari - « Un monumento 

della nostra cultura» 
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II Palazzo reale di Varsavia prima della distruzione nazista 

Dal corrispondente 
VARSAVIA, agosto 

Nel centro di Varsavia so
no in piena attivita due 
grandl cantieri: in uno di es-
s» si costruisce la superstra
da che tag'.'.era la citta da 
est ad ovest e servira a svei-
tire il traffico ogni giomo 
piu intenso che l'attraversa; 
rell'altro si ncostruisce il ca
stello reale. antica sede del 
governo polacco. fatto saltare 
dai nazisti prima di abban 
donare. sconfitti, la capitale 
polacca. Le due opere sa-
ranno finite contemporaneJi-
mente. nel 1974, e la loro 
inaugurazione avverra lo 
stesso giorno. il 22 luglio, 
festa nazionale della Repub
blica popolare polacca. 

Gia all'indomani della 
guerra, nentrando in quel
la spavcnlosa distesa di ro-
vine che era stata la loro 
citta, i varsaviesi si erano 
messi al lavoro per far ri-
nascere. insieme alle case, 
alle scuole. aqli ospedali, an
che le testimonianze dftl 
passato stonco: nel cuore 
stesso della nuova citta e 
rapidamente risorta la citta 
storica. quella degli antichi 
bastioni. quella del mercato 

vecchio, della chiesa di S. 
Giovanni. Ora, a oltre un 
quarto di secolo dalla fine 
della guerra, contempora-
neamente a un ammodema-
mento urbanistico. i cittadi-
ni di Varsavia hanno pen-
sato al ricupero delfultima 
tessera ancora mancante al 
mosaico delle loro tradizior.i 
storiche, il castello. 

L'edificio ha avuto una 
storia che e un po" il ri-
flesso della storia stessa del
la Poloma. Sorto nel 13. se
colo come residenza dei 
principi di Masovia, ha co 
nosciuto successive parziali 
distruzioni nel corso delle 
ripetute guerre e invasion! 
locali. e una distruzione 
pressoch6 completa ad ope
ra delle truppe svedesi nel 
17. secolo. Ma ogni volta e 
stato ricostruito, con tena-
cia, con ostinazione, dive-
r.endo un poco per volta una 
specie di simbolo. A dire che 
cosa significasse il castello 
di Varsavia per i polacchi 
basta I'ordine espresso di 
Hitler, che ne voile la di
struzione e fece minare J 
muri gia semidistrutti dai 
primi bombardamenti del 
'39. perchd non ne restasse 
piu nulla. E infatti non ne 

resta praticamente nulla, 
salvo un angolo del perime-
tro estemo, le fondamenta. 
e quelle poche cose che era 
no state nascoste prima del-
1'invasione: circa 300 quadri, 
alcune sculture. alcuni mo-
bili. 

Ricostruire da zero un 
comples50 cosi cospicuo per 
anni e sembrata un'impresa 
lmpossibile. E quando. nel 
gennaio dell'anno scorso. un 
aComitato civico della rico
struzione del castello reale 
di Varsavia». appena istitui-
to. lancio un appeilo a tutti 
i polacchi. in patria e al 
Testero. perche contribuLsse 
ro alia ricostruzione dello 
storico edificio. la risposta 
fu immediata e piena di 
slancio. tanto che gia tre 
mesi dopo si poteva comin-
ciare il lavoro preliminary 
di scavo delle macerie e di 
r:cerca e documentazione 
storica c archeologica, con 
la certezza che l'opera sa-
rehbe arrivata in porto. 

A un anno e mezzo da 
quell'appello, 152 milioni di 
zloty, sui 200 contemplatl 
dal preventivo di spesa, so
no gift stati raccolti per mez
zo di sottoscrizioni pubbli
che. Ad essi si agglungono 

circa 110.000 dollari versati a 
tutt'oggi dai polacchi resi
dent) all'estero: ad essi si 
aggiungono ancora migliaia 
e migliaia di ore di lavoro 
gratuito offerto da gruppi 
di operai o di studenti, da 
singoli cittadini; donazioni 
personali di cittadini di ogni 
parte del paese che offrono 
mobili antichi. arazzi, gio-
ielli per arncchire questo 
grande patrimonio comune. 

C'e una fonderia a Kielce, 
nella Slesia. specializzata 
nella lavorazione del bron-
zo: gli operai di questa fon
deria hanno offerto il pro
prio lavoro per un valore di 
mezzo milione di zloty per 
fabbricare gli ornamenti in 
bronzo. 

Alcuni gruppi folcloristic: 
in occasione delle grandi fe-
stivita pubbliche si esibisco-
no nei loro repertori tradi-
zionali per i turisti e poi 
chiedono un'offerta, come i 
vecchi cantastorie, ma sul 
salvadanaio che fanno gira
re fra il pubblico c'e scrit-
•jo: «Per la ricostruzione del 
castello». E poi si vedono 
per le strnde dei grandi sal-
vadanai di vetro dove la gen-
te pud andare a versare il 
proprio contributo. 

Certo. ci sono anche dei 
polacchi che si chiedono se 
lo stesso sforzo non potreb-
be piu utilmente essere im-
piegato per qualche cosa di 
piu urgente, di meno «gra
tuito J». E in realta. non e 
una domanda illegittima, vi-
sto che le cose che mancano 
in Polonia, i problemi che 
devono ancora essere affron-
tati o che non sono ancora 
risolti non sono pochi. Ma e 
facile rispondere che. dal 
momento che si tratta di un 
impegno volontario della po-
nolazione, il problems in 
questi termini non ha ra-
eione di porsi. Del resto. la 
grande risposta all'appello 
del «Comitato di ricostru
zione» suggerisce che le 
perplessita non riguardano 
che una parte abbastanza 
esigua della societa polacca. 

Per avere una specie di 
controprova pongo rinterro-
eativo al direttore del Comi-
ato. Wojciech Lipinski, un 
uomo che ha partecipato at-
tivamente alia resistenza ar-
mata contro il nazismo. che 
l'ha pagata duramente, e che 
il castello di Varsavia l'ha 
conosciuto nel suo splendore 

e l'ha visto distruggere. La 
sua risposta e indiretta: 
Hitler voleva distruggere la 
nostra cultura, perche senza 
la propria cultura un popo-
lo non pud esistere. Noi stia-
mo ricostruendo un impor-
tante monumento della no
stra cultura, e che entrera a 
far parte integrante come 
gia la Citta Vecchia rko-
struita. della vita culturale 
ittuale della citta e del pae
se. II castello ricostruito — 
precisa ancora Wojciech Li
pinski — non diventera sede 
di alcun organismo statale. 
ma sara esclusivamente un 
centro di vita culturale. Egli 
racconta poi che fra i non 
oochi stranieri che hanno vo-
luto in qualche modo con-
correre a quest'opera di ri
costruzione ci sono anche 
dei giovani della Germania 
federate. La loro offerta — 
nrecisa Lipinski — ci ha fat
to piacere. ma non vogliamo 
considerarla come una ripa
razione del male che 1 loro 
padri ci hanno fatto: le gio
vani generazioni non ne so
no responsabili. Con loro vo
gliamo vivere in pace. 

. PaoU Boccardo 

lungo un chilometro, il restan-
te e caduto nei suoi pressi. 
al massimo a trenta metri di 
distanza, propagando sul ter
reno molle fortissime onde 
d'urto non meno pericolose 
dei crateri profondi otto me
tri che hanno tagliato l'argine. 
II quale — anche se riparato 
in poche settimane, con un la
voro che normalmente richie-
de mesi — e oggi di nuovo ri
costruito, ma e molto indebo-
lito: la sua capacita di resi
stenza alia pressione della ple
na si e sensibilmente ridotta 
e 1'intero distretto di Nghia 
Hung, con le sue ricclie risaie 
e con le decine di migliaia 
di contadini che vi abitano, 
potrebbe essere sommerso in 
un qualsiasi momento, dopo 
due giorni consecutivi di piog-
gia torrenziale. E non e un 
caso isolato. 

Nella provincia di Nam Ha, 
in tre mesi, ci sono stati piii 
di quaranta attacchi contro 
le dighe. tanto quelle sul ra-
mo principale del Fiume Ros
so, che qui e vicino alia foce, 
tanto quelle sui suoi nume-
rosissimi defluenti che colle-
gano ed alimentano la fitta 
rete di canali. grazie ai quali 
molte cooperative hanno otte
nuto raccolti da primato. an
che con quindici tonnellate di 
paddy per ettaro. 

Centro agricolo ed industria-
le, questa provincia ha sempre 
dato un contributo essenziale 
alio sviluppo del Nord socia-
lista, proponendo — come po
lo piu meridionale del trian-
golo che costituisce con Hanoi 
ed Haiphong — un modello 
d'incontro Tra la vecchia tra
dizione contadina, del resto 
rinnovata con la produzione 
su basi cooperative, ed il piu 
recente sviluppo industriale. 

Sicuramente anche per que
sto, in meno di quattro mesi, 
ha ricevuto sulle sue citta, 
sulle sue fabbriche, sui suoi 
villaggi e sulle sue dighe piu 
di quattromila bombe, fra 
quelle sganciate dagli aerei e 
quelle Urate dalla settima 
flotta, senza contare i 750 
ordigni magnetici che dopo 
1'8 maggio, sono stati deposti 
alle foci dei fiumi, per com-
pletare. anche in una zona 
priva di porti, il blocco mari-
no della RDV. Questi ordigni. 
a differenza delle mine, si 
conficcano profondamente nel 
letto dei fiumi e sono pratica
mente irrecuperabili ed indi-
sinnescabili; si possono solo 
far esplodere. prima che fac-
ciano saltare un peschereccio 
od un sampan, ma anche in 
questo modo provocano gravi 
danni aprendo ampie buche 
sul fondo e rendendo cosi dif
ficile la navigazione. 

Si puo dire che Nixon ab-
bia voluto dare un ternbile 
esempio. Rasi al suolo non 
sono solo i due maggiori cen
tri della provincia. Nam Dinh 
e Phu Ly. ma anche tanti pic-
coli villaggi, fra cui — per 
citare un caso — quello di 
Hai An. in una zona costiera 
a prevalente popolazione cat-
tohca. dove il 3 luglio gli ae
rei hanno tirato quattro bom
be, uccidendo dieci bimbi, 
spazzando via molte case e di-
struggendo il campanile della 
chiesa, costruito nel 1958; e 
dove sono tornati ancora due 
volte in uno stesso giorno. il 
27 luglio. c quando le tombe 
dei dieci bambini non ave-
vano ancora fatto in tempo 
a ricoprirsi di erba>, lancian-
do otto containers dt bombe 
perforanti che hanno provoca-
to la morte di quindici con
tadini ed il ferimento di altri 
trentasette. Anche questo non 
e un caso isolato e ci viene 
citato in mezzo ad un lungo 
elenco di duri bombardamen
ti aerei e di feroci attacchi 
navali. contro ogni obiettivo, 
fra cui quello non seconda-
rio costituito dalle dighe. 

Nelle risaie 
II sistema idraulico artifi

c i a l della provincia di Nam 
Ha e uno dei piu important! 
e delicati del complesso co
stituito. nel Nord Vietnam, dai 
3.200 chilometri di argini flu
viali e dagli ottocento delle 
dighe costiere; le terre che 
protegge sono infatti parti-
colarmente basse ed estrema-
mente fertili. In caso di al-
luvione sarebbe molto diffi
cile riuscire a far defluire 
rapidamente I'acqua verso il 
mare, le risaie resterebbero 
sommerse per molti mesi e la 
popolazione sarebbe costretta 
ad abbandonare in massa la 
provincia. 

Ad un tale pericolo il Viet
nam indipendente ha reagito 
— per scongiurarlo — con un 
lavoro che puo essere consi
derate ciclopico: gli argini 
del Fiume Rosso sono stati 
continuamente rialzati c raf-
forzati. la canalizzazione e 
stata estesa e migliorata, il 
controllo delle acque tramite 
le chiuse 6 da considerarsi 
perfetto. E* tutto questo che 
gli americani stanno cercando 
ora di vanificare e di stra-
volgere. 

A Washington si affcrma, 

in queste settimane, che se 
quest'anno ci saranno allu-
vioni la colpa non sara delle 
bombe, ma dei vietnamiti i 
quali non solo userebbero una 
tecnica arretrata per costruire 
le dighe. ma le avrebbero 
anche lasciate andare in ma-
lora. Non c'e nulla di piu 
lontano dal vero di queste 
affermazioni. Ed e proprio 
sull'argine di Nghia Minh che 
si ottengono delle risposte 
precise dagli stessi contadini 
che fino a pochi giorni fa 
hanno lavorato al fianco degli 
ingegneri e dei tecnici. 

Innanzitutto il suolo del del
ta e eccellente per costruire 
solide dighe. ma a determi
nate condizioni perche. quando 
e troppo secco, 6 friabile come 
sabbia e, quando e troppo 
umido, si disfa come argilla. 
La sua compaltezza ottimale 
— quella che consents ad un 
metro cubo di sopportare la 
pressione di una tonnellata e 
mezzo — viene raggiunta a 
determinati gradi intermedi di 
umidita. la quale segue gra-
ficamente una curva parabo-
lica che, nelle due stagioni 
del Vietnam, tocca il suo api-
ce in quella secca. quando 
I'acqua puo essere scientifica-
mente dosata e quando 1'asse-
stamento di un settore di diga 
ricostruito o riparato puo es 
sere control lato in un breve 
lasso di tempo. 

Cosa accade. invece. se una 
diga viene ricostruita durante 
la stagione delle piogge? La 
umidita e tale che anche con 
il tradizionale lavoro manuale 
dei vietnamiti — che i tecnici 
di mezzo mondo considerano 
ben piu efficace di quello 
meccanico — risulta molto 
difficile rendere compatte le 
zolle ed i tre strati diversi 
di terra con cui normalmente 
vengono costruite queste di
ghe. E' dunque chiara la ra-
gione per cui. con Tavanzare 
della stagione delle piogge gli 
americani hanno intensificato 
i bombardamenti contro il gi-
stema idraulico artificiale (dai 
18 di aprile ~ai 63 di luglio 
in tutto il paese): le ripara-
zioni non sono affatto sicure. 

Perche — chiediamo — 
quando una bomba centra una 
diga, aprendo un cratera di 
venti metri di diametro, do-
vete distruggere e ricostruire 
per almeno cento metri il 
settore colpito? 

Uesplosione 
L'esplosione brucia la terra 

— spiegano — rendendola 
completamente inefficace; ed 
inoltre l'onda d'urto che pro-
voca scuote l'argine, indebo-
lendolo. Per questo sono mici-
diali anche le bombe che ca-
dono non direttamente sull'ar
gine, ma nei suoi pressi: pos
sono provocare smottamenti 
sotterranei e fessure interne 
invisibili che pero, sotto la 
pressione della piena, si altar-
gherebbero al punto da di-
ventare veri e propri varchi. 

Vedendo solo una pista per 
biciclette e pedoni, chiediamo 
perche la diga non viene usata 
per il traffico delle autorao-
bili o anche per il traffico 
pesante. Sotto il transito dei 
veicoli, le vibrazioni provo-
cherebbero delle crepe ed e 
per questo che e vietato dalla 
legge ai camion ed agli al
tri veicoli pesanti — fra cui 
si possono includere anche le 
postazioni mobili od immobili 
dell'artiglieria contraerea o 
dei missili terra-aria di pas-
sare sugli argini. E* perfino 
vietato. da un'altra legge, por-
tare i bufali o altri animali 
al pascolo lungo i fianchi er-
bosi delle dighe. L'erba e gli 
altri arbusti sono infatti un 
elemento importante per coin-
battere contro la pioggia e la 
erosione che questa provoca. 

Qual c la tecnica dsll'at-
tacco contro le dighe? Senza 
dubbio i piloti americani mi-
rano a centrarle, perche que
sto e il massimo danno pro
curable, ma e anche suffi-
ciente che la bomba cada vi
cino. In questo caso. nella 
stagione delle piogge, h pre-
feribile non distruggere e ri
costruire il settore in que-
stione, ma rafforzarlo. soprat-
tutto allargandolo alia base 
dove si possono verificare le 
infiltrazioni d'acqua. 

II duro lavoro dei conta
dini di Nghia Minh per ripa
rare la loro diga colpita i ta 
volgendo al termine con la 
costruzione deH'ultimo zoccolo 
in terra battuta. Mentre ci 
salutiamo, non resta che da 
augurar loro che non sia stato 
inutile, che questo argine ri
costruito nella stagione delle 
piogge possa resistere, come 
tutti gli altri gia riparati in 
queste settimane o che, con 
grande sforzo e fatica, ven
gono riparati in queste ore. 
mentre il livello dei fiumi 
continua a crescere e. soprat-
tutto, mentre proseguono i 
bombardamenti. sicuramente 
intenzionali e deliberate 
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