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RISPONDE 
FORTEBRADOO 

GLI INTERESSI 

«Caro compagno Forte-
brar.clo. non perdo tempo 
a commentarti la foto: si 
commenta da se. Ti dico 
invece che il compagno 
Francesco Sacco, non anco-
ra ventitreenne, era sinda-
co di Fara Sabina, il piu 
lmportante comune del 
Reatino dopo il capoluoso. 
Era un affermato dirigen-
te del nostro partito. un 
militants entusiasta, un ge-
neroso costruttore politico. 
E" morto di notte. alle 3 
circa, mentre faceva ritor-
no a casa dopo una pesan-
te, impegnativa nunione 

i del direttivo della Federa-
zione. I compagni voleva-
no farlo fermare a nposa-
re. ma egli, malgrado il 
sonno. non voile. II pensie-
ro che la propria madre 
potesse stare in oena non 
vedendolo tornare lo in-
dusse a ripartire. Nemme-
no mezzora dopo ando fuo-
ri strada lungb la Salaria 
a meno di tre minuti da 
casa. Era stanco. Stava, 
oltretutto. lavorando al bi-
lancio del comune la cui 
giunta e formata da co-
munisti. socialisti. cattoli-
ci. I funerali sono stati 
una dolorosa manifestazio-
ne di popolo e di unita nel 
dolore. Le donne avevano 
messi vasi di fiori sugli 
usci delle case al passag-
gio del loro sindaco, del 
nostro compagno: gettava-
no oleandri sulla sua bara 
e foglie di limone. Pian-
eevano, insieme a tutti. 
Perche Francesco Sacco e 
stato il sindaco dell'unita 
morale e politica della 
gente che lavora e che 
sgobba, dimostrando in 
termini concreti la possi
bilita e la concretezza di 
tale unita, purche la si vo-
glia: tutti. Ne era. Fran-

v cesco Sacco, un « nato ros
so ». Lo era diventato, e 
non senza sacrifici e lace-
ranti contrasti d'ambiente. 
La sua famiglia, cattolica, 
desiderava per se le ese-
quie religiose. Ma il par-
roco, don Rodolfo Manci-
ni, ha saputo rispondere 
con la «comunicazione» 
che abbiamo fotografato 
sulla porta della Chiesa di 
Passo Corese, il paese di 
origine di Sacco, dove si 
sono svolti i funerali. Tuo 
Ajmone Filiberto Milli • 
Rie t i» . 

Caro compagno Milli, 
non d necessario che to 
faccta riprodurre la foto 
che mi hai inviato: vi si 
vede la porta della Chiesa 
svlla quale e appesa la 
« comunicazione » del par-
roco, scritla a mano, su un 
foglio bianco. Riporterb in
vece il testo della «comu
nicazione ». che dice cosl: 
«Comunicazione - I sacer-
doti del Comune di Fara 
Sabina mentre rinnovano 
la loro partecipazione al 
lutto che ha colpito la Fa
miglia Sacco e tutto il-
Comune, sentono il do-
vere di precisare quan-
to segue: i funerali reli-
giosi non si effettuano a 
norma delle vigenti dispo-
sizioni ecclesiastiche che 
interdicono tali funerali 
per esponenti qualificati di 
partiti che si ispirano ad 
ideologic contrarie alia 
dottrina della Chiesa. Ap-
plicando tali disposizioni. 
i Sacerdoti non intendono 
affatto atteggiarsi a giudi-
ci. anzi sono profondamen-
te addolorati e amareggiati 
e assicurano. come per 
ogni defunto, la loro fra-
terna preghiera di suffra-
gio». 

Quando ho ricevuto la 
tua lettera. caro Milli, so
no stato subito attratto 
dalla foto a colori acclusa 
e cos} ho letto per prima 
cosa la a Comunicazione » 
dei sacerdoti di Fara Sabi
na Ho visto poi le tue pa
role e mi ha tatto moltn 
piacere constatare che non 
ve ne i nessuna tra esse 
che possa dirsi rivolta con 
sdegno o addirittura con 
ira al parroco Don Mnnct-
ni. che ha negato i tune 
rail religiosi a Francesco 
Sacco Questa decisione. 
naturalmente. ti ha addo-
loralo, come addolora me, 
ma non ti 6 sfuggito il 
modo civile e vorrei dire 
rispettoso con cui i stata 
espresso: shaglierb, ma mi 
pare di avvertirvi una pe-
na sincera, una desolazio 
ne non simulata. derivanti 

dall'obbligo che il parroco 
gmdtca inderogabile di ap-
plicare << disposizioni» sul
la cm faziosa iniquita sotio 
semprc piii numerose, e 
autorevoli, le voci che nel 
scno della stessa Chiesa si 
promtncia7io con sicuro co-
raggio. Molto probabilmen-
te non e stato necessario, 
a Don Mancini, vedere i 
funerali di Francesco Sac
co per misurare la perdita 
che ha rappresentato la 
sua morte- forse lo aveva 
conosctuto da ragazzo. 
questo giovane cosl imma-
turamente perdttto, lo ave
va visto venir su e prodi-
garst. al servizio di ideali 
di giustizia, di pace, di fra-
ternlta che sono, insieme, 
gli ideali del socialisino e 
del cristianesimo. C'e, al 
mondo, qualcuno che, ere-
dente o no, meriti piit di 
un comunista ottesto i fune
rali religiosi? 

Ma da chi vengono le 
« disposizioni» che il par
roco Don Mancini ha rite-
nuto di non potere disat-
tendered Esse sono state 
emanate da un papa, Pio 
XII. che non ha voluto 
scomttnicare Hitler, perche" 
i nazisti segrctamente gli 
piacevano e li approvava, 
questa d la verita I comu-
nisti si ispirano a «ideo
logic contrarie alle dottri-
ne della Chiesa». e vanno 
loro rifiutati i funerali re
ligiosi quando le famiglie 
li chiedono. ma quali « di
sposizioni » furono emana
te a suo tempo contro un 
tiomo e un movimento le 
cui « ideologic » hanno por-
tato al massacro di sei mi-
lioni di ebrei e a una guer-
ra che & costata decine di 
milioni di morti? Se Hitler 
rivivesse e morisse a Fara 
Sabina, potrebbe Don Man
cini, oggi, negargli le ese-
quie dplla Chiesa? Non a-
nrebbe « disvosizioni» alle 
quali appellarsi; ma non 
ali mancano quelle che 
vietano I'entrata nel tern-
pio di Dio alia salma di un 
giovane che si e ammaz-
zato lavorando per la pa
re e per la prosperita, nel-
la giustizia. della sua 
gente. 

Queste «disposizionin so
no del 1949, se non ricor-
diamo male. Dopo di alio-
ra papa Pacelli & morto e 
che cosa ha impedito di 
abrogare il suo editto anti-
comunista? Non lo hanno 
impedito le adottrine del
la Chiesa i>, caro Milli, ma 
gli «interessi della Chie
sa » o. meglio, gli interes-
si del Vaticano, che sta coi 
ricchi e vede nel comuni-
smo il solo avversario col 
quale, per cib che riguarda 
gli interessi dei ricchi, non 
potrebbe mai venire a pat-
ti. I cardinali (ma non tut
ti. se Dio vuole) non van-
no a giocare a bocce con 
Berlinguer ma con i co-
struttori edili che possie-
dono case, e uomini, di in-
tere citta. I flnanzieri del
la Curia non si intratten-
gono con gli operai disoc-
cupati, per studiare un 
nuovo modo di dare pane 
e lavoro. ma si inconlrano 
col banchiere Sindona, 
quello che fa a tremare» 
la Borsa e che. quando tra 
cento anni morira. verra 
sepolto tra fumi di incenso 
piu alti dei soffioni e piu 
profumati del negozio di 
Guerlain. Adesso si d letto 
che questo signore si inte-
Tessa alle azioni della Im-
mobiliare. non sappiamo 
se per venderle o per com-
prarle. Ebbene. nelle sue 
trattative egli k in contat-
to con le aOpere di Reli
gioner che e la banca del 
Vaticano, diretta da man-
sionori per i quali. a suo 
tempo, verranno celebrati 
funerali a cui mterverran-
no decine di prelati. tran-
ne. probabilmente. Dio 

Cosl. nessuno dt vol. com-
pnqni. dene prendersela se 

a Francesco Sacco sono sta
ti neqati i funerali reli
giosi e non dehbono nep-
pure prendersela i suoi fa-
miliari Ne traqqano anzi 
orcasione per imparare. an-
che da questo evisodio per 
loro certamente assai da 
loroso. quanto era giusta. e 
cristiana nppunto, la lotta 
che il loro conqiunto e il 
nostro compaqno conduce-
ra inslancabilmente contro 
Varretralezza, il privilegio 
* Vipocrisia. 

ARRIVEDEttCI 

Avret ancora una lette 
ra alia quale speravo di 
poter rispondere oqqi mn 
vedo che lo spazio restart 
te non mi basterebbe Se 
ne parlera la prossima vol 
ta, verso la fine del me 
se percht domant mi pren 
derb la seconda ed ultima 
parte delle mie terie Vadn 
ai bagm e chtedo scusa se 
nonostante la conhdenzn 
che ci unisce. non dico do 
ve. ma nel libro « Flamin:o 
Piccoli un uomo e una 
scelta». che ho piit volte 
citato e che I'aqo e nleqqo 
non appn**'nrtifo mteresse 
Vaulore Mnnlto Goto, che e 
pot lo stesso Piccoli, roc 
conta a pagma 18 uno stra 
biltante episodio che npoi 
to testualmcnte. «E uffi 
ciale sensibile (il Piccoli/ 
alle necessita dei suoi sol 
datl fu, se merlto otto gior-

ni di arresti per aver per-
messo ad essi una volta. 
dopo una marcia presso 
Spalato di bagnarsi nella 
Drina. ed enbe la medaglia 
al valor civile per lo stesso 
episodio. perche vi si eet-
tn lui stesso fnella meda 
qlm* Mah> anche se non 
sapeva nuotare, vedendo 
due soldati in gravissimo 
pericolo di vita ». 

Ora £ ben cero che not. 
solttamente non ci bagma 
mo nella Drina ma nella 

varechina, tuttavia non 
vorrei che Von Piccoli « vi 
si zettasse !ui s tcvo» an 
che se non so nuolare. e 
pot si prende un'altra me 
daglia e magart annego to. 
No no Per quanto sia du
ra. preferusco seguitare ad 
esserglt contemporaneo Ar-
rivederci a tutti 

Forttbracele 

APPUNTI DI UN VIA GGIO IN ROMANIA 

II nido delle cicogne sul tralicclo di un paese 

DAL VUAGGW AL 
Sibiu, Sighisoara, Suceava, Jasi, 
quattro citta in evoluzione 
Sempre meno campagna, sempre 
piu Industrie, case, scuole 
Le colline della Moldavia 
dove passo il fronte di una delle 
principali battaglie della 
seconda guerra mondiale 
L'orgoglio per 1'universita locale 
con 25.000 studenti 
Nasce anche qui la forte 
volonta di presenza e di 
affermazione del Paese in Europa Un villaggio della Transilvania In un giorno di festa 

Dal nostro inviato 
DI RITORNO DALLA RO

MANIA. settembre. 
Sibiu. Sighisoara. Suceava, 

Jasi... Ancora oggi, in questa 
Europa dove le distanze si 
sono tanto accorciate, sono 
tutte — salvo Tultima. Torse 
— citta o cittadine che non 
possono certo essere annove-
rate fra le piu conosciute. al-
meno per chi vive lontano: 
localita di cui raramente ha 
sentito parlare anche la per
sona di media cultura e di cui 
in genere non ci e noto 11 vol-
to. in quella parte orientale 
del continente che resta la me
no familiare per gli stessi 
europei, che non vi abitano. 
Eppure ognuna di esse pre-
senta specificl motivi di inte-
resse. dove le note turistiche 
e politiche si intrecciano. 

Cominciamo dall'ultima, che 
e anche la sola a sfuggire in 
parte a questo destino. Fra 
l'altro, essa ha dato con Ki-
sciniov il nome ad una delle 
piii importanti battaglie della 
seconda guerra mondiale, bril 
lante operazione di sfondamen-
to e di accerchiamento. con 
cui il generale Malinovskl tra-
volse nell'agosto '44 il fronte 
sud delle armate tedesche. 
aprendo agli eserciti sovietici 
la strada dei Balcani e spin-
gendo la Romania, gia in crisi, 
ad uscire dal fronte fascista 
e a schierarsi con le potenze 
alleate. Contemporaneamente 
l'insurrezione di Bucarest da-
va avvio alia nuova evoluzio

ne politica del paese. Oggi an
cora vi indicano sulle vicine 
colline le linee su cui erano 
attestate truppe sovietiche e 
truppe di Hitler. 

Principale citta della Mol
davia romena, Jasi ha adesso 
le sue nuove Industrie, ma e 
fiera soprattutto del suo pre-
stigio culturale, della sua uni-
versita con 25.000 studenti, del 
suo teatro costruito dallo stes
so architetto che fece l'opera 
di Vienna, dei monumenti del 
passato. E' una citta accogllen-
te e simpatlca. Qui bisogna 
venire per capire il dramma 
deiraffermazione culturale di 
questa parte dell'Europa: af
fermazione tutt'altro che fa
cile, forse appunto per questo 
piu gelosamente tenuta cara 
adesso. Eppure la sua storia 
si intreccia con la nostra. 
Anche qui, come in tante altre 
parti deU'Europa, trovo tracce 
abbondanti di costruttori ita-
liani. muratori e tecnici: lo 
stesso amico, giornalista di 
Bucarest. ma originano di Ja
si, che tanto gentilmente mi 
accompagna. discende da una 
loro famiglia. 

Suceava, che e piu a nord. 
e anche la base per tutte le 
escursioni nella Bucovina, ver
so i suoi monti e i suoi mo
nasters Quando nella prima-
vera del '44 essa fu liberata 
dalle truppe sovietiche (que
sto angolo settentrionale della 
Romania fu il primo territo-
rio straniero in cui entrd 
l'Esercito rosso durante la 
sua offensiva), essa era sempll-

cemente annoverata fra gli 
800 villaggi e « punti abitatl». 
che in quella prima azione sul 
suolo romeno erano stati sot-
tratti al nemico. Ancora oggi 
viene ricordata cosl in parec-
chi testi di storia. Effettiva-
mente era allora ridotta a po-
co piii di un villaggio, con 
numerose chiese ereditate dal 
passato e solo diecimila abi-
tanti rimasti. Oggi la popola-
zione e sestuplicata e la citta 
accoglie l'ospite con un suo 
centro dalle palesi ambizioni 
architettoniche. 

Un ricordo di villaggio e, 
del resto, presente in tutte 
queste • citta, non escluse le 
piu grandi, come Jasi o come 
la stessa Brasov. Gli orti e 
i giardini mescolati alle case 
in vicine periferie, che gia 
sono mezza campagna, i quar-
tieri moderni frammisti alle 
abitazioni tradizionali. una 
motorizzazione, che — seb-
bene abbia fatto notevoli pro-
gressi — e ancora in una fase 
di avvio, contribuiscono quasi 
insensibilmente a offrire que
sta impressione. Non sono lon-
tani i nidi delle cicogne sui 
comignoli delle case ad un 
piano. Ma di qui a confondere 
queste citta con grossi vil
laggi ci corre un passo che 
non e piu lecito fare. C'e piut-
tosto da chiedersi, in tempi 
di febbre ecologica, se sara 
possibile conservare questa 
atmosfera di tranquilla comu-
nanza fra citta e campagna 
via via che lo sviluppo indu-
striale fara i necessari pro-

REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL VIETNAM •• . » < r - • 

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

Archeologia di guerra 
Perfino in tempi di disfruzioni provocate dall'aggressione USA, si indaga sulla storia piu antica del paese — II « programma d'indagine 
sulle vestigia deli'anlica civilizzazione» e i reperfi venuti alia luce nel corso degli scavi — Gli sfrumenti agricoli di diecimila anni fa 

Dal nostro inviato 
HANOI, settembre 

I tamburi dei re Hung so
no considerati il simbolo del
la prima vera e propria so-
cieta politica sviluppatasi sul 
terntono dell'attuaie Vietnam, 
che aveva per protagonisti 
gli antenati degli attuah viet-
namiti. Questa civilta — che 
ha preceduto di parecchi se-
coli l'invasione cinese del 111 
avanti Cristo con la conse-
guente dominazione destinata 
a protrarsi per un millennio 
— era awolta fino a vent'an-
ni fa nel mistero. Sebbene la 
leggenda orale e gli annali del 
medioevo feudale esaltassero 
la dinastia dei diciotto re 
Hung, della durata di 2631 an
ni, nessun preciso elemento 
poteva dare un'autorevole con-
ferma storica su questo perio-
do tanto importante per la 
formazione ed i primi svilup-
pt della nazione e della cul
tura vietnamita. nella fase de-
cisiva del passaggio dal neo-
htico all'eta del bronzo e del-
l'amalgama fra le due etnie 
principali incontratesi in que
sta parte del sud est asiatico: 
quella australo • negroide, la 
prima ad essercisi installata, 
e quella mongoloide meridio-
nale, la seconda ma domi-
nante. 

Qualche ncerca fu compiuta 
da studiosi ed archeologi oc
cidental! negli ultimi decen-
m della colonizzazione fran-
cese; in particolare ad essi si 
devono gli scavi di Dong Son. 
ad ovest della citta di Thanh 
Hoa, cioe la prima test!mo 
manza di una certa importan 
za del Tela del bronzo ad es 
sere scoperta in Vietnam Ma 
sulla base di questi reperti 
non furono tratte che conclu 
sioni affrettate. in gran par
te ispirate ad un atieggiamen 
to colomalista. secondo le qua
li la cultura vietnamita del 
bronzo si sarebbe sviluppata 
tardi e per mflussi esterni, 
addirittura europei Simili 
conclusion^ gia allora prive 
di un qualsiasi fondamento 
scientifico, furono completa-
te da un saccheggio su vasta 
scala. di poco infenore a quel 
lo compiuto dagli inglesi in 
Egitto. 

E' cosl rimasto al Vietnam 
mdipendente il compito di in-
dagare. partendo da zero, sul 
la sua storia piu antica ed 
e un compito che viene assol-
to con particolare cura ed 
attenzione e che conduce a 
rilevanti scoperte anche in 
questi difficili anni di distru 
zionl provocate dalla guerra 
d'aggressione americana. In-
fatti importanti reperti ar-
cheologici sono venuti alia lu
ce nel corao di una aerie dl 
•cart effettuati in gtugno In 

Come era il Palazzo imperiale di Hue prima delle disfruzioni provocate dalla guerra 

alcune localita della provin-
cia di Nghe An. L'annuncio e 
stato dato in un rapporto pre-
sentato di recente dal pro
fessor Pham Huy Thong, di-
rettore dell'Istituto d'archeo-
iogia vietnamita, a proposito 
del a. programma d'indagine 
sulle vestigia dell'antica civi
lizzazione ai tempi della fon-
dazione del primo Stato». 

U rapporto parla di ritro-
vamenti dj oggetti apparte-
nenti a tre epoche diverse; 
in primo luogo. risalgono a 
circa diecimila anni fa stru-
menti agricoli € dischi in pie-
tra, lavorati su entrambi i la-
ti, venuti alia luce in diverse 
grotte di montagna: «Questi 
reperti — ha scntto 11 profes
sor Pham Huy Thong — si 
raccomandano all' attenzione 
scientifica per il fatto che ap^ 
partengono alia prima fase 
della civilizzazione hoabinhia-
na (daPa provincia di Hoa 
Bmh, a sud ovest di Hanoi) 
le c\i tracce sono reperibili 
in tutto il sud-est asiatico. 
dando cosl la possibilita di 
studiare nel Nghe An non so
lo i quattromila anni della 
storia del Vietnam (collegan-
do questo ritrovamento con 
altri neolitici piu recentl sco-
perti nella stessa provincia 
negli anni scorsi), ma anche 
II lungo processo di evoluzio
ne culturale daU'eta della pie-
tra al tempi atorlcln. 

n xapporto anaunolA poi la 

scoperta di vecchl vasi e re-
cipienti, cjie per forma e de-
corazioni, possono venire ap-
parentati alia cultura Phung 
Nguyen. A questo proposito 
non vengono forniti partico-
lari, ma va segnalato che que
sta civilizzazione (che porta 
il nome della localita della 
provincia di Phu To, a nord 
ovest di Hanoi, dove nel *59 
sono awenuti i primi scavi) 
non aveva dato fino ad ora 
segni di estensione al sud da] 
Fiume Rosso. Anzi, caratteriz-
zata da una ricca industria 
neolitica in pietra pulita e 
dall'alto grado di perfezio-
namento. veniva collocata 
greograficamente neU'estremo 
nord del delta, dove inizia 
l'attuale media regione; e per 

quanto riguarda l'epoca si ri-
tiene che si sia sviluppata alia 
fine del terzo millennio avan
ti Cristo, quando gli uomini 
oominciavano ad uscire dalle 
caverne per vivere in capan-
ne all'aperto. e mentre la pla
na del delta cominciava ad 
assumere la configurazione 
che ha oggi. 

II professore Pham Huy 
Thong sottolinea soprattutto 
il significato del terzo r l t ro 
vamento il quale «presenta 
un lnteresse considerevole sot-
to piu di un punto di vista: 
per la rlcchezza degli oggetti 
venuti alia luce, come per la 
loro bellesca e la loro raxita, 
par 1* dinMOrUotU • la don-

sita in reperti dell'area sca-
vata, e perch6 rappresenta il 
punto di estensione piu me-
ridionale, attualmente cono-
sciuto, della civilizzazione 
dongsoniana. In effetti duran
te i lavori in un cantiere 
idraulico aperto nel villaggio 
di Vac, nel d is tret to di Nghia 
Dan. e stato possibile sco-
prire un giacimento che, in 
base ad una valutazlone an
cora provvisoria, si estende su 
una fascia Iunga piu di due 
chilometri e su una superfi-
cie di parecchie decine d'et-
tari. 

II documento dell'istituto di 
archeologia parla di diversi 
tamburi bronzei decorati che. 
ad un sommario esame, paio-
no anteriori a quell! ritrovati 
a Dong Son; di tombe gra-
zie alle quali e ora possibile 
sapere con certezza che i mor
ti venivano ricoperti sotto la 
stre di pietra e che venivano 
inumati anche oggetti prezio-
si; di ceramiche di varia for
ma e di cui alcune sono alte 
settanta centimetri e larghe 
3es5anta; di pugnall, lame di 
spada, braccialettl. orecchini, 
collane e vasi In bronzo; e dl 
foderi per pugnall, corazze de
corate ed altre arm! finora 
sconosclute. II tutto sembra 
risalire al sesto secolo avan
ti Cristo. «11 perlodo piu pro-
spero deU'epoca del re Hung ». 

K* ohiara 1'lmpoMibiHU dl 
- * - • - iOlO 

generali, prima di aver recu
perate tutti gli oggetti del va-
stissimo giacimento, che pos
sono anche appartenere a se-
coli diversi. II professor Pham 
Huy Thong, del resto, non 
propone nemmeno un'inter-
pretazione del carattere del 
luogo. se cioe si trattasse di 
un cimitero, di un villaggio 
o di una citta. Ed e anche 
chiaro che gli scavi di Vac 
potranno portare solo dopo 
il loro completamento un 
gran contribute alio studio 

dell'eta del bronzo vietnamita. 
Questi scavi, oltre a costi-

tuire il punto piu meridionale 
dell'estensione di quella ci
vilta, saranno molto ultili, nel 
confermare e nell'arricchire 
le tesi sullo sviluppo autocto-
no della civilta del bronzo. 

Queste tesi tendono a smen-
tire vecchie lpotesi sulla di-
pendenza culturale delle pri

me organizzazioni statali viet-
namite dalla civilta cinese; 
la gradualita dello sviluppo 
del bronzo, ad esempio, con-
trasta con la possibilita che 
questa tecnica dagli effetti ri-
voluzionari sia stata importa-
ta, anche con immigrazioni di 
massa. E' poi la ricchezza dei 
giacimenti a far ritenere che 
oggetti come i tamburi (che 
sembra avessero una funzione 
religlosa, tra l'altro nell'invo-
cazione della pioggia) e le 
frecce, ritrovati in tutto il 
sud-est asiatico ed in Cina, 
potessero trovare la loro ori
gine soprattutto in Vietnam 
ed essere oggetto del commer-
cio gia allora abbondantemen-
te sviluppato. 

Piu caute sono invece le lpo
tesi sulle strutture sociali di 
quella civilta che raggiunse il 
suo massimo splendore fra il 
sesto ed il secondo secolo 
avanti Cristo; si suppone che 
fosse un'organizzazione stata-
le su basi tribali, ma con 
un potere centralizzato e con 
un modo di produzione pre-
feudale. Quello che 6 certo, 
invece, e che questo Stato, 
dopo aver resistito per piu di 
un secolo alia pressione del-
l'impero cinese, dovette ar-
renders! sia alia maggiore for-
za delle armi sia ad un piu 
elevate grado di civilta che, 
di colpo. sicuramente scon-
volgendola, fece avanzare di 
alcuni secoli la societa viet
namita II carattere di nazio
ne — come ha sotto] ineato 
dl recente in lungo saggio 
storico Vo Nguyen Giap — 
era perd gia talmente svi
luppato che, per un millen
nio, fino alia riconqulsta del-
rindipendenza, si ripeterono 
In continuazione le sommos-
se e le lotto contro la domi
nazione feudale cinese, 
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gressl. E" un problema che 1 
romeni hanno il vantaggio di 
essersi gia posti: non e tut
tavia facile rlspondervl. 

Sibiu e Sighisoara sono 
— piii grande la prima, piii 
piccola la seconda — citta 
che portono, nel cuore della 
Transilvania, l'impronta spe-
cifica delle popolazioni tede
sche, di lontano insediamento 
colonico, che in parte vi vivo-
no ancora. Nella seconda la 
cittadella medioevale e perfet-
tamente conservata e assai 
bella; la citta fu duramente 
colpita nella parte bassa dal
le tragiche inondazioni di tre 
anni fa, ma non se ne scor-
gono piu le tracce. Anche a Si
biu intensi lavori di restauro 
valorizzano oggi la parte sto
rica, rimasta intatta: ripartia-
mo col ricordo della sua piaz
za colle vecchie case dalle 
tinte pastello, nei cui tetti 
altissimi si aprono lucernari 
dalla forma, ossessiva ma ele
gante, di occhi umani. A Si
ghisoara invece scopriamo una 
casa dove ha alloggiato V!ad 
Dracul (cioe Vlad il diavolo), 
il terribile* principe che sta 
alle origini delle leggende 
vampiresche (ma gli storici 
romeni pensano oggi che il 
suo ruolo non fosse del tutto 
negativo). 

Anche un semplice giro di 
vacanze daH'una all'altra di 
queste localita suggerisce ine-
vitabilmente osservazioni che 
non sono soltanto turistiche. 
Se non altro, proprio qui in 
Transilvania, il richiamo alia 
complessita dello sviluppo na-
zionale romeno e costante: svi
luppo di una nazione che si 
vuole e pub essere piii forte 
e unita, solo a patto dl dare 
-uguale posto alle - minoranze 
nazionali che esistono nel suo 
seno (essenzialmente magiara 
e tedesca), neanche insediate 
sui confini, ma sparse in mez
zo al resto della popolazione, 
con cui non solo devono con-
vivere, ma di cui devono es
sere parte uguale. 

In questi luoghi si pud co-
gliere tuttavia anche qualcosa 
di meno immediate, eppure 
politicamente significativo: 
nasce anche dl qui, non solo 
da Bucarest, la forte volonta 
di presenza e di affermazione 
in Europa, e quindi nel mon
do, di un paese come la Ro
mania. Percib trovo insuffi-
ciente la consapevolezza del-
l'intreccio di interessi e di 
passioni. che ci lega a queste 
parti del nostro continente. II 
grande attivismo della Roma
nia in politica estera — dei 
cui risultati, del resto, I diri-
genti romeni sono oggi assai 
soddisfatti — pud sembrare 
di lontano un fenomeno di 
vertice. ma ha in realta ra-
dici piu profonde nel paese 
in plena evoluzione, che stia-
mo attraversando. 

La Romania non e uno Stato 
che disponga di una grande 
potenza e quindi di strumenti 
considerevoli in campo inter-
nazionale. Essa ha coscienza 
di tali suoi limiti. Probabil
mente anche per questo si 
da tanto peso all'iniziativa e 
all'impegno diplomatico. Sono 
motivi che continueranno ad 
attirare l'attenzione su Buca
rest. Lo rivelano alcune affer-
mazionl. che venivano fatte 

proprio nei giorni in cui viag-
giavamo per i Carpazi e cha mi 
inducono a tralasciare adesso 
le immagini, accumulate sulla 
retina dell'occhio in queste 
localita, per concludere le mie 
note di viaggio con qualche in-
formazione piu generale. Sem-
brera un salto brusco: ma era-
no le stesse impressioni, che 
andavo raccogliendo, a stabi-
lire un nesso fra i particolari 
dello sviluppo provmciale ro
meno e l'impegno generale di 
politica estera del suo governo. 

Manifestazione di tale impe-
gno sono state alcune proposte 
avanzate dal comunisti rome
ni all'ultima conferenza nazio-
nale del loro Partito. Quelle 
relativamente piii nuove ri-
guardono la conferenza per la 
sicurezza europea, la cui pre-
parazione multilaterale do-
vrebbe cominciare in autun-
no. II perno del piano romeno 
consiste in una proclamazione 
di assoluta parita di diritti 
fra tutti gli stati europei. di 
piena sovranita di ognuno e di 
non ingerenza negli affari m-
terni altrui: ne deriverebbe 
un impegno giuridico alia ri-
nuncia dell'impiego della for-
za; la violazione — da parte 
di qualsiasi Stato — sarebbe 
giudicata un attentate alia 
causa della pace. Inoltre la 
Romania, che pure balcanlca 
in senso strettamente geo-
grafico non e, si sente parti-
colarmente legata al mondo 
dei Balcani e pensa ad una 
speciale collaborazione fra gli 
stati della penisola. 

Per il resto gli indirizzi ro
meni dl politica estera sono 
noti. Le iniziative diplomati-
che del passato anche. In fon-
do, non vi e un settore della 
scena mondiale in cui Buca
rest non abbia inteso operare 
in base a propri criteri di giu-
dizio. Nel mondo socialista 
essa ha rifiutato e continua a 
rifiutare la scelta fra TURSS 
e la Cina, sostenendo sempre 
che le divergenze fra questi 
paesi dovranno un giorno com-
porsi. Altrove — in partico
lare in Europa — Ceausescu 
rivendicava di recente al suo 
governo un merito pionieristi-
co lungo alcuni fra i sentieri 
della distensione. Nello stesso 
tempo, proclamandosi essa 
stessa un «paese in via di 
sviluppo », la Romania dichia-
ra di comprendere particolar-
mente bene le a preoccupazio-
n i» degli stati del cosiddetto 
«terzo mondo ». 

Tutto questo in nome di una 
visione del globo in cui tutti 
i paesi, piccoli o grandi che 
siano, hanno una loro parola 
da dire, un loro autonomo ln
teresse da difendere, un con
tribute da dare alia soluzione 
dei problemi comuni. E" un 
linguaggio che dice qualcosa 
a chi vive e opera a Jasi o a 
Sibiu, cioe in luoghi che in 
passato sono rimasti troppo a 
lungo e ingiustamente emargi-
nati dalle grandi sedi in cui 
si decideva il corso della poli
tica mondiale, quindi anche il 
loro destino. ma che oggi In
tendono contare di piu e sono 
decisi a farlo. 

Giuseppe Boffa 
(Fine - I precedent! arficoli 

sono stati pubblicati il 31 aoo-
sto e il 1 . settembre). 
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