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Jn'iniziativa editoriale per il Festival nazionale a Roma 

Fotostoria 
dell'«Unita» 

La presenza sempre piu incisiva e crescente dei comuni-
sti nella vita ifaliana dal 1948 a oggi documentata attra-
verso le immagini di cronaca e storia del quotidiano del PCI 

Curato e presentato da 
Maurizio Fcrrara e col con
tribute) di Wladimiro Sctti-
mclli, e appena uscito un 
nuovo fototesto sul giornale 
dei comunisti. Sono pagine 
stampatc in occasiono del 
Festival nazionale chc si 
aprira a Roma il 23 settem
bre, dedicate « alle migliaia 
di compagni e di amici che, 
nel corso di tanti anni, han-
no dedicato appassionata-
mente la loro intelligenza e 
le loro forze per rafforzare, 
giorno per giorno, il quoti
diano comunista » (L'Unita. 
Cos} vive un giornale. 1948-
1972. Immagini di cronaca e 
storia, Roma, editore Napo-
leone, L. 1000). 

Ferrara, che e uno di quel-
li che per piu tempo ha vis-
suto nel giornale e per il 
giornale, scrive che all'Unita 
il direttore non e un Nume, 
gli editorialisti non sono i 
suoi profeti e gli inviati spe-
ciali non sono i suoi audaci 
Argonauti, sulla realta del 
giornale non vuole « creare 
mitologie di base ». Eppure, 
l'organo di stampa dei comu
nisti italiani e un grande fat-
to di partito e di popolo, e 
anche questa fotostoria sta a 
testimoniarlo. Lo era gia nel
la clandestinita. sia pure vir-
tualmente; quando centinaia 
e centinaia di militanti mi-
sero a repentaglio la vita e 
la liberta. pur di leggerlo, di 
diffonderlc. di farlo conosce-
re. Allora il ruolo deWUnita 
non fu meno insostituibile e 
prezioso che oggi; e i lavo-
ratori italiani. come gli intel-
lettuali, continuarono, dopo 
il fascisme, a fare la loro 
strada, a scrivere e riscrive-
re la loro storia, in nome di 
una coscienza di classe sem
pre piu matura, dopo la ca-
duta del regime fascista, co
si come avevano fatto prima 
per abbatterlo. 

1/ « armata 
paeifiea » 

I termini cronologici « fo-
tografati » ed csplicati da 
queste pagine sono estrema-
mente sintomatici. Si ricor-
da innanzitutto il 1924, la 
nascita di una testata che fin 
dall'inizio e consapevolmen-
te si indirizza verso un piu 
stretto rapporto con la tra-
dizione socialista. Ma e una 
sola pagina: la testa pensosa 
di Gramsci. Poi Togliatti. Cu-
riel, la lotta di liberazione. II 
programme dcll'Unita, la pa-
rola d'ordine del 1924, acqui-
stano dopo venfanni nuovo 
significato politico. La prima 
festa del giornale — che Fer
rara ricorda — ha luogo il 
2 settembre del 1945, a Ma
riano Comense: sono in 200 
mila ad « esprimcre la gioia 
della riconquistata liberta », 
una « armata paeifiea », co
me scrive il cronista. Ed e 
anche l'inizio di una tradizio-
ne, di un duro lavoro. AH'ap-
puntamento di Mariano par-
la fra gli altri un sacerdote, 
don Lilla, gia cappellano del-
le brigatc garibaldinc. 

Ma forsc e giusto dire che 

Dedicate 
ai compagni 
"sportivi"... 

Ulrike Prokop 
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Guaraldi 

la vera storia del dopoguer-
ra, ilclVUnita come giornale 
di partito e di popolo, co-
mincia soltanto nel 1948. E 
su questo pcriodo il foto-
libro concentra le sue imma
gini, seguendo il filo, appun-
to, dell'iniziativa e della bat-
taglia popolare che di anno 
in anno fa ritrovare i com
pagni, i militanti, i rivolu-
zionari, i socialisti di oggi e 
di domani, attorno alia te
stata comunista. Ognuno di 
noi ricorda il «lavoro di ba
se » fatto per VUnita. Ai piu 
giovani questa pubblicazione 
« fa vedere » il 18 aprile e il 
14 luglio e il 2fi settembre 
1948. In queste date e'e una 
gran parte, e decisiva, della 
storia vera, fatta di intensa 
partecipazione collettiva, co
me avrebbe detto Gramsci, 
dell'Italia repubblicana. Ci 
sono molte delle radici del 
presente. La campagna an-
ticomunista trova il suo ar-
gine; alia grande protesta 
popolare per l'attentato con-
tro Togliatti fa riscontro. il 
26 settembre, il concorso di 
un milione di cittadini alia 
prima festa nazionale del 
giornale, a Roma. 

Riprendo in mano un vec-
chio libro di un autore anti-
comunista intitolato Origine 
e sviluppo del comunismo 
mondiaie, uscito nel 1951. A 
quella daia — erano gli anni 
della guerra fredda, della 
guerra di Corea — il comu
nismo era dato per spaccia-
to in tutta l'Europa e nelle 
sue ultime righe il signor 
Walsh ammanniva ai suoi 
Iettori « la riduzione degli 
iscritti al partito dal 31 <i in 
Italia all'84 % nel Lussem-
burgo ». Ma quello fu, inve-
ce, soltanto l'inizio della ri-
scossa; e vi contribuirono 
certamente anche molti com
pagni, oggi non piu presenti, 
con la diffusione del loro 
giornale, con la costruzione 
dei « villaggi dell'l'nitu » in 
ogni paese, con il lavoro di 
fabbrica o casa per casa. 

Come Maurizio Ferrara 
non vuol creare mitologie, 
cosi non e'e da tessere alcu-
na apologia. Ma qualche ri-
flessione sulla vita d'ogni 
giorno, per illuminarne e af-
ferrarne il ritmo e la dire-
zione, e pur necessaria. Co
me non rilevare, ad esempio, 
il vuoto che appare nei pochi 
studi che si sono occupati 
della lotta politica del dopo-
guerra, sulla fondamentale e 
indicativa differenza fra il 
giornale dei comunisti e tut-
ti gli altri quotidiani? E' una 
differenza che va colta, an
che se circoscritta poi con 
il giusto senso critico. E del 
resto accade che il senso 
critico del Iettore e sosteni-
tore dell'organo comunista 
sia quasi sempre piu sveglio 
di quello dei Iettori d'altri 
giornali e rotocalchi. E' lui 
che e costretto — e talvolta 
10 fa di proposito — a un 
continuo confronto con le 
altre fonti di informazione, 
pubblicistiche o radiotclcvi-
ve, a un riscontro continuo 
con la sua espcrienza di vi
ta. Sono gli amici e i Iettori 
di questo giornale che intro-
ducono. nel dibattito politico 
e nel dialogo sociale. un fer-
mento critico che guarda lon-
tano. E sono ancora le reda-
zioni « neriferiche > che ne 
costituiscono un prezioso e 
sensibile elemento portante. 

Di qui la specificita di una 
testata. che fa corpo con i 
suoi Iettori. chc e divenuta 
storicamente nualcosa di piu 
di uno strumento di «con-
troinformazione ». e divenu-
to un organo di antogoverno 
quotidiano delle masse, rac-
colte attorno a tin partito di 
classe. 

II controllo 
popolare 

Anche una fotostoria, ov-
viamente, non e mai del tut-
to incdita: i fatti che ripro 
pone alia nostra attenzione 
sonr. tutti « realmcnte acca-
duti ». ma sono anche scelti 
fra altre migliaia. e in que
sto caso vogliono soprattutto 
dare conto della creativita 
popolare. del controllo popo
lare di cui la vita del gior
nale quotidianamente si ali-
menta. Si prendano gli ultimi 
due anni. II 1971 sfocia nel
la manifestazione nazionale 
anti'ascista del 28 novembre. 
11 '72 se?na un nuovo ciclo 
di lotto, tuttora aporto: 1'im-
p^pno che deriva dal suffra-
eio di 9 mil'oni di elettori. 
l'ob'ollivo della pace e della 
democra7ia in Europa e nel 
mondo. la vigilanza contro le 
provocazioni di tipo fascista 
c una nolitica di svolla dc-
moeratica per le riforme. In-
finr. gli impegni di oggi: via 
il eoverno di centro-destra. 
piu iscritti al PCI in nome 
di Gramsci, i giovani col 

giornale del partito e VUnita 
con i giovani. 

Ecco dunquc un foglio, un 
organo di battaglia. Lo si 
avverte meglio nel presente, 
ogni volta che lo si chiede 
all'edicola o lo si riceve in 
abbonamento. E* la storia di 
un giornale oneraio e demo
crat ico, che non si puo ne 
imitare ne superare mecca-
nicamente, proprio perche 
nasce dal respiro, dalla vo-
lonla, e dalla capacita crea-
tiva dei lettori-militanti. E', 
oltre tutto. una consolidata 
opera di cultura e di orga-
nizzazione culturale che si 
rinnova di giorno in giorno. 
In questa dialettica del quo
tidiano e del concreto sta il 
significato di tanti piccoli 
fatti che si collegano l'uno 
con l'altro. e contribuiscono 
a modificare il corso degli 
eventi. 

I giornali 
borghesi 

La storia dclVUnita non e 
unica. soltanto ha raggiunto 
un suo livello peculiare. Puo 
essere confrontata con la vi-
cenda dello testate borghesi 
del nostro paese, o con le 
testate di piu difficile vita 
di tanti altri organi comuni
sti in ogni parte del mondo, 
spesso clandestini. Essa ha 
gia raggiunto il bene della 
liberta, dal 1945, appunto, e 
soltanto con essa si puo con-
tribuire oggi a portare piu 
avanti le liberta e i diritti 
dei cittadini, a far avanzare 
nella democrazia e nel so-
cialismo tutti i lavoratori e 
la grande maggioranza del 
popolo. Tutto cio non e af-
fatto « banale » e c sconta-
to », anche se a molti puo 
apparire cosi. 

Far vivere VUnita e diffi
cile. Anche perche gli obiet-
tivi politici di oggi sono piu 
avanzati. Ma per questo altri 
compagni e amici del gior
nale, piu giovani, spesso piu 
agguerriti, stanno prendendo 
il posto dei piu anziani. E 
un'altra «• armata paeifiea » 
sta per riunirsi di nuovo 
nella capitale, la citta di via 
Rasella e delle Fosse Ardea-
tine. Con buona pace di tutti 
i successori del signor Walsh, 
che avrebbero voluto e vor-
rebbero, da piu di venfanni, 
cancellare il comunismo e i 
comunisti dalla faccia del 
mondo e dell'Italia. 

Enzo Santarelli 

Repubblica Democratica del Vietnam 

Come si vive, si lavora, si lotta sotto i bombardamenti americani 

I Delta era terizzato 
Le menzogne di Nixon non possono coprire la realta del massiccio e spietato intervento delle armi 

USA contro le dighe del Fiume Rosso — Il sistema idraulico artificiale, costruito con un gigantesco 

sforzo collettivo, potrebbe far fronte agli assalti della natura se non intervenissero gli squarci pro-

dott i dalle superbombe — Le squadre di pronto intervento sempre in allarme per riparare i danni 

Dal nostro inviato 

HANOI, agosto. 
II Fiume Rosso ha ormai 

perso il suo caratteristico co
lore ed ii suo lento deflusso 
verso ii mare si e trasfor 
mato in una limacciosa e vio-
Ienta corrente, p:ena di vor 
tici di gorgbi. II temporale 
tropica le — die puo scarica 
re in un'ora parecclue deci-
ne di millimetri d'acqua — 
ci sorprende mentre aspettia 
mo il traglietto. violenti scro 
sci di pioggia s'abbattono sul-
le casupole della riva e il 
fortissimo vento scuote i sam 
pan. E* normale in questa 
stagione. ma significa anche 
un momento di calma per 
che. durante la tempesta. i 
bombardieri restano sulle por-
taerei o nelle basi thailandesi. 

Questo Vietnam e -riuscito 
perfmo a trasformare la na

tura da avversaria in alleata. 
almeno in questa occasione. 
mentre nella gran parte del 
le altre. anche se a prezzo di 
grandi sforzi e sacrifici, ades-
so la controlla: tre anni fa 
— quando il livello dei fiu-
mi raggiunse queHo del '45 
ed allora le inondazioni e la 
siccita. die ne fu una conse 
guenza. provocarono due mi 
lioni di morti — non ci fu 
rono die danni limitati. L'an-
no passato la piena fu tale 
da trovare un precedente sol 
tanto un secclo fa. ma solo 
il Thai Binh superd gli argi-
ni in qualche distretto della 
provincia di Hai Hung. 

In questa stagione. se si ri-
petessero le eccezionali piog-
?e del '71. e certo die nes-
sun argine potrebbe venire su-
perato dai corsi d'acoua: i 
quindici milioni e mezzo di 
metri cubi di terra, traspor-

tati negli ultimi mesi. aggun-
ti ai 125 milioni collocati tra 
il '55 e l'anno passato, non 
sono valsi solo a rafforzare 
i quattromila ed oltre chilo-
rnetri del sistema idraulico ar
tificiale. ma ne lianno quasi 
completato l'efficacia. Resta 
infatti da realiz/are solo il 
progeito. accantonato a causa 
della guerra americana di di-
struzone. di costruire a nord 
di Hanoi un grande Iago in 
grado di prevenire — come 
fa il Grand Lac cambogiano 
con il Mekong — le inonda
zioni con una sicurezza del 
cento per cento, regolando il 
deflusso delle acque. 

E' dunque certo die la pie
na non superera argini o di
ghe: quest'anno il pericolo non 
viene dalla natura. ma e lo 
stesso imminente. la catastro-
fe puo abbattersi da un mo
mento all'altro. II Fiume Ros-

Un utile panorama di Bajini e Vicinelli per le « Edizioni del Cclendario » 

II libro del sesso 
II rapporto fra la problematica sessuale e I'insieme delle contraddizioni sociali - Edu-
cazione e svi luppo scientifico - Una sintesi ampia e aggiornata del dibatt i to in corso 

Oggi molti genitori e mol
ti insegnanti cominciano a 
poroi il probiema dell'educa 
zione sessuale: ma e veramen 
te autentico. genuno. 1'inte 
resse che portano a questo 
probiema? Molte volte accade 
che il dibattito sull'educazione 
sessuale sia in realta un di
battito sui pretesti nuovi che 
si possono portare a giustifi 
cazione del vecchio divieto 
della sessualita. Come rileva 
no Sandro Bajini e Gian 
Carlo Vicinelli (71 libro del 
sesso, Milano, Ed:zioni del 
Calendario. 1972). « resta il pe-
ricoio che. per mantenere in 
tatte nella sostanza le pro 
pne posiziom cur.servatnci. 
qualcuno affermi la necessi-
ta di "cambiare" e "conce-
dere" pur qualcosa. Infatti si 
puo gia ora regiilrare qualche 
nconoscimenio del dintto di 
"parlare". proprio per impe-
dire quello ill ' Ijre ...; si la-
sciano sfogare i giovani a pa 
role, per prevenire .1 raggiun 
gimento di quella condizio-
ne aupcruiie. caraUenzzata da 
un genuino e piu natura le 
ciimpouamento sessuale ». 

Gli antibiotici. sconfiggendo 
le maiauie vvniTee. v le tec-
niche anlicuncezionali. evitan 
do il pencolo d: j;ravidanze 
non desiderate, hanno contri-
buito a coslnngeie la societa 
contemporanea a prendere co
scienza di se sie.tsa. di una 
delle proprie caratteristiche 
fondamentali: quella di vie 
tare la sessualita (atteggia-
mento che. come rilevano gli 
autori, paradossalmente con

tra sta con una intensa e con 
tmua strumentalizzazione del 
I'erotismo). Venati meno i 
due grandi pencoh del scs 
so. gli adolescent, di oggi 
contestano i divieti che si con 
tinuano a opporre al 1'bero 
estrinsecarsi della loro sessua 
lita. e li percepiveono come 
piu oppressivi di quanto li 
percepissero un tempo i loro 
padri e le loro madri. proprio 
in quanto meno giustificati 
dalla realta. proprio in quanto 
sopravv:venze d: situazioni og 
geltivamente superate. Anzi. 
osservano Bajini c Vricinelli. 
a questa contraddizione se ne 
aggiunge un'aitra: i! miglio 
ramento delle condizioni di 
vita rende piu precoce io svi
luppo orgamco. ma il sistema 
sociaie rende piu tardivo il 
momenio :n cui la sessua-
l.ta p..6 tiasf>)i m.ir.si in as 
sunzione di responsab.hta. 
cite m la formaz.one di una 
famiglia. 

Queate contraddizioni. esa 
sperando il contra>to fra le 
generaziom mature e le gene 
razioni piu giovani, stanno co 
stnngendo la soc.eta a pren 
dere coscienza di quanto un 
determinate* modo di vivere 
e interpretare .'a sessualita 
cond zioni tutti i rapporti: i 
rapporti tra gen.ton e figli. 
i rapporti fra I coniugi e gh 
amanti, i rapporti fra le clas-
si sociali. l rapp«)rti fra le 
tstituzioni e 1'individuo. 

Questo si traduce in un ge 
ncrale sviluppo scientifico: in 
medicina crollano le menzo
gne sui pericoli della mastur-
bazione e quelle sui pericoli 

dell'c cccesso » delle attivita 
•»e.ssuali: ia psicoanalisi ha 
aperto nuove strade per com 
prendere in die cosa consi 
sta il processo di sviluppo del 
bambino: le indag.n. sociolo 
giche hanno smentito molti 
luoghi comuni e nvelano ve 
rita Kconcertanti. come ad 
esempio 1'alta frequenza di 
episodi omosessuaii nella vita 
deiie persone « normal! > n la 
persistenza della sessualita fra 
gli anziani: Tantropologia. 
mettendo a confronto culture 
u.Ver.se. acopre Ule eaiatonu 
modi di%ersi di vivere la ses-
auai.ia. e in u. u.vcra ui vi 
vere il rapporto fra la ses-
aualita e ia pioereazione; k» 
evoluziomsmo b:ologico getta 
un ponie \erso .o aludiO del 
la storia. mettendo in luce 
come le ca .ane. i->uche bioio 
giche della sessual.ta umana. 
nei J«»ro u.wrgere aalla >es 
sualita dei mammifen supe 
non . abbiariu re.-»o po.s.sib.ie 
una socialita che non e ob-
bligata dall istinto ma c frut-
to di una sceita d: una mag 
giore liberta fisiologica (la 
quasi ininterrouu disponibi 
Ida fisica della donna all'aUo 
sessuale come base della for 
mazione del v.ncolo d: coppia. 
ma anche come base della so-
lidaneta tra gli uomini. non 
piu impegnati nella rivalita 
per la conquiata deila femmi-
na dispombile). 

Ciascuno di questi settori 
del progresso scientifico e or
mai ampiamente divulgato. pe 
rd in opere specialistiche. II 
merito del lavoro di Bajini e 
Vicinelli 6 quello di offrire 
un panorama di sintesi e di 

confronto. utilissimo alia gran
de maggioranza dei Iettori che 
ncn att-nfe e alia leiteiatura 
psicoanalitica e alia letteratu-
ra di f;s:o!ogia. e a quella so 
ciologica. e a quella antropo-
Iogica La panoram.ca che vie 
ne offerta e molto ampia e 
aggiornata. e dunque utile an 
che dal punto di vista prati-
co a coloro che. intuendo il 
nodo di contraddizioni in cui 
anche sotto questo profilo si 
dibatte la societa contempo
ranea. vogliono di queste con 
traddizioni avere una cognizio 
ne pixi profonda. 

Ma accanto a questo merito 
divulgativo il lavoro di Bajini 
e Vicinelli ne possiede anche 
un altro — non mt-no impor 
tante —: quello di confronta-
re S'"steniat:carr.onte ciascun 
aspetto della prob!ematica ses 
suale con I'mvpiip delle con 
tradd-'zoni sociali. quello di 
mostrare come .1 pro?resso 
della conoscen7a se'entifica 
non proceda nor autonomo 
svilunpo del sapere. ma gra 
z:e alia lotta eh« s)\ uomini 
** le donne conducono per 
una v ' t i rr'"<»liore. per una niu 
p;ena realizzaz'one di se stes-
si. r e - I'b-^ra'-si dall'alVnazio 
ne. S?nza questa lotta. in 
tutti i suoi asT>ottj ouotid'ani. 
anche in quelli rhe apoarente-
m^nfe hanno un rapnorto o"u 
indiretto con il procresso del
la scienza. la scienza non pro 
cederebbe: la scienza orocede 
in quanto l'uomo si l;bera. e 
al tempo stesso gli da stm-
menti di progressiva libe
razione. 

Laura Conti 

so — lo abbiamo sotto gli 
ocelli — ha lasciato da set-
timane il letto di magra e, 
ad ogni temporale, la sua pie
na cresce, come in tutti gli 
altri corsi d'acqua del paese. 
La corrente esercita una pres-
sione fortissima contro gli ar
gini. le dighe, gli sbarramen-
ti e le chiuse. Defluenti e ca-
nali sono gia utilizzati al mas-
simo. Si tratta di quegli ar
gini, di quelle dighe. di que
gli sbarramenti. di quelle chiu
se e di quei canali die han
no ncevuto in tre mesi 1.243 
bombe ad alto potenziale. ti-
rate dagli aerei, a cui vanno 
aggiunte le cannonate sparate 
contro le dighe Iitoranee dal
le unita della settima flotta e 
i missili. 

Un numero cosi elevato di 
ordigni e sufficiente a dimo-
strare — a chi ancora nutris-
se dubbi — l'intenzionalita 
dell'attacco americano contro 
il sistema idraulico artificia
le nord - vietnamita. Infatti 
elimina innanzitutto l'even-
tualita di qualche errore — 
perche si tratterebbe di 1.243 
errori — e fa poi piena luce 
sul carattere die gli attuali 
dirigenti di Washington han
no dato a questa guerra di 
distruzione: il tentativo del re
sto non celato di riportare 
il Vietnam all'eta della pie-
tra. quando non e'erano strade 
e il Fiume Rosso sommerge-
va il Delta con cinque metri 
d'acqua. 

Questo disegno e stato con-
fermato da Ho stesso Nixon il 
quale ha riconosciuto die le 
dighe possono venire colpite 
durante gli attacchi contro 
ponti e strade, arrogandosi 
quindi il dintto di bombar-
dare ponti. strade. « obiettivi 
mditari » e. « per errore ». le 
dighe nord-vietnamite. 

Basta visitare qualche diga 
bombardata o vedere, su una 
carta. I'insieme delle distru-
zioni recate al sistema idrau
lico artificiale per rendersi 
conto che questo sistema e, 
insieme con le citta. il prin-
cipale obiettivo dell' attuale 
escalation. A Phu Ly, dove 
siamo stati un mese fa, la 
chiusa e gli argini bombarda-
ti distano quasi un chilome-
tro da un piccolo ponte fer-
roviario lungo cinque metri. 
che e .s'curamente un obiet
tivo diverso. Nel distretto di 
Nam Sach abbiamo assistito 
al bombardamento della diga 
di Catkhe e. nonostante una 
minuzinsa visita sul punto col-
pito. non abbiamo trovato 
traccia dell'oleodotto ne delle 
batfer'e rontraeree grazie alia 
cui « presenza » un portavoce 
del DIpartimento di stato ha 
cercato di smentire la testi-
monianza di una ventina di 
giornalisti di mezzo mondo. 

Ma e osservando la carta 
del Delta che si pud avere 
un'td^a completa della guer
ra che Nixon compie contro 
il s'.stema idraulico artificia 
le. Non e'e infatti un setto-
re importante che qui non sia 
stato colpito: da Son Tay, fi-
no ad Haiphong a nord-est, 
attraversando tra l'altro il di
stretto di Nam - Sach, punto 
di incrocio di sei corsi di 
acqua fra affluent! e defluen

ti, e fino alia provincia di 
Nam Ha a sud est. « Tutte le 
quindici province dove e in-
dispensabile alia vita civile il 
sistema idraulico artificiale — 
ha detto il vice-ministro del-
l'idraulica Phan My — sono 
state duramente bombardate*. 

Si puo aggiungere che par-
ticolarmente colpiti sono stati 
e sono i settori piu delicati. 
A Nam Sach — uno di que
sti — le dighe sono state co-
pite in undid differenti pun-
ti. <r Se in questi punti avvp-
nissero delle rotture — ci ha 
spiegato ancora Phan My — 
tutta una vasta regione della 
parte orientale del Delta sa-
rebbe minacciata », una regio
ne nella quale, come aveva 
detto Jane Fonda, « non ci so
no che contadmi che coltivano 
il riso ed allevano maiali», 
e dalla quale sarebbe parti-
colarmente difficile il drenag-
gio delle acque, in caso di 
alluvioni, dato il livello parti-
cola rmente basso delle terre. 

Un altro dei settori piu de
licati e costituito dalla pro
vincia di Nam Ha dove, ci 
ha poi precisato il vice-mini
stro, «il sistema delle dighe 
e stato bombardato per 45 
volte, in tre mesi. Le bombe 
americane hanno danneggiato 
ed indebolito tutti gli argini 
di tre importanti affluenti 
del Fiume Rosso, minacciando 
la vita in una delle province 
piu popolate e piu ricche dei 
Delta ». 

Completano il quadro le 
centinaia di bombe che han
no colpito gli argini del ra-
mo principale del Fiume Ros
so, da Hanoi fino alia foce, 
e quelli dei fiumi Ma. poco 
a nord della citta di Thanh 
Hoa. e Ca. che bagna Ia cit
ta di Vinh. 

II livello del Fiume Rosso 
c oggi piu basso di quello 
raggiunto. l'anno passato. a 
questa stessa data, ma que
sto non significa molto, per 
due ragionr, una meteorologi-
ca e 1'altra politica. La pri
ma e che le piogge possono 
essere piu intense a luglio e 
meno in agosto e viceversa, 
senza mutare molto la consi-
stenza delta grande ondata di 
piena della fine di questo 
mese. La seconda e che, gra
zie ai lavori giganteschi fin 
qui compiuti sugli argini, sul
le dighe e sulle chiuse, Ia mi-
naccia di una catastrofe non 
dipende piu dal livello dei 
corsi d'acqua. quanto dalla in
tensity dei bombardamenti 
americani. 

Le tradizionali squadre di 
vigilanza contro la piena sono 
state sostituite da gruppi di 
pronto intervento. perenne-
mente in allarme e costitui-
ti da genieri e operai. La 
prontezza con cui sara riem-
pito un cratere o rassodata 
una crepa. entrambi derivati 
dalla esplosione di bombe, po-
tra far molto ma non tutto. La 
unica. Ia sola minaccia e rap-
presentata dai Phantom che. 
con un ordigno da una ton-
nellata contro l'argine di un 
fiume in piena o net suoi 
pressi, possono provocare in 
pochi istanti migliaia di vit-
time. 

Renzo Foa 

52 mil ioni 

in vacanza 

«L'industria 
del riposo» 

per i 
lavoratori 
in URSS 

MOSCA. agosto 
L'anno scorso 47 milioni di 

cittadini sovietici hanno tra-
scorso le ferie in case di ri-
poso, sanatori, campeggi ecc. 
Per quest'anno si prevedt 
che dei servizi dell'c indu-
stria del riposo» si avvar-
ranno 52 milioni di persone. 

Otto milioni e mezzo di 
bambini faranno le vacanze 
nel corso dell'estate nei cam-
pi per pionieri. Lo ha rife* 
rito a un corrispondente del-
I'agenzia Novosti Ivan Koz-
lov, presidente del Consigli* 
centrale di gestione delle ca
se di riposo dei sindacati. 

Del riposo dei lavoratori 
sovietici si occupano soprat
tutto i sindacati. Essi gesti-
scono ora 3400 sanatori, cast 
di riposo, pensioni, campeg
gi ed alberghi turistici e si 
addossano in tutto o in par
te il costo delle cure 

il XV Congresso dei sin
dacati sovietici, tenulo di re-
cente, ha prestato un'atten-
zione part kola re all'organiz-
zazione del riposo dei lavo
ratori. Esso ha dato I'indi-
cazione di lavora re in mo
do che nel quinquennio 1971-
1975 gli enti sindacali di que
sto setlore otfrano la possi-
bilita di riposare almeno a 
240 milioni di persone, ossia 
praticamente a tutta la po-
polazione sovietica. 

Nell'Unione Sovietica si 
stanno costruendo intensa-
mente nuovi sanatori. Nelle 
localita balneari e termali 
del Caucaso si sono aperti 
complessi alberghieri per 
3000-5000 persone ciascuno. 

I sindacati stanziano gran
di somme anche per lo svi
luppo del turismo. Per que
st'anno si prevede che ai 
viaggi turistici parteciperan-
no 16,5 milioni di persone ed 
alle gite di parecchi giomi 
(comprese quelle in aeropla-
no) 74 milioni. 

Sono stale accolte con par-
ticolare favore dai lavoratori 
le case di cura per la pre-
venzione delle malaltie che 
le aziende organizzano a 
proprie spese. Qui i lavora
tori di tali aziende possono 
riposare e sottoporsi a cure 
preventive, senza abbando-
nare il lavoro. i «sanatori 
prof ilattici > vengono costrui-
ti nelle localita pittoresche 
dei sobborghi, non lontano 
dalle rispettive aziende. Que
ste ultime forniscono i mez-
zi di trasporto del sanatorio 
alio stabilimento e viceversa. 
I sanatori di questo genere 
nell'URSS sono gia piu dl 
1100. 

Oltre alle case di riposo 
e di cura, ed ai sanatori ap-
partenenfi ai sindacati, ci 
sono quelli del Ministero del
la sanita e di singole azien-
de o cooperative agricolt. 

Stanislav llin 
(Novotti) 
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