
r Unit a / luned) 16 ottobre 1972 at tua l i ta / PAG. 3 

Le fone della svolta a desUa all'aUacco dell'aufonomia 

e dell'unit a del lavoratori 
/». ,• '\ «" 

II siridacato 
non e 

La scelta e tra due linee di sviluppo economico e sociale - Bisogna 
denunciare e respingere Voperazione che la maggioranza delta DC 
sta conducendo per infliggere un colpo all'mtero movimento di lotto 

Dalla crisi che investe la 
CISL emerge chiaramente 
die le forze della svolta a tie-
stra sono penetrate anche al-
l'inteino del sindacato e ten-
tano di infliggere un colpo 
all'mtero movimento di lotta. 
Ed e bene essere immediata-
mente consapevoli che la scon-
litta reale di tali forze puo 
essere determinata unicamen 
te dairalTermazione delle l'or-
xe che combattono per una 
svolta democralica nella di-
rezione tlel Paese. E' dunque 
necessaria una lotta di gran-
de impegno e di lungo respi-
ro. 
La maggioranza della DC 

manovra da lungo tempo con 
tro l'autonomia, l'unita e il 
potere sindacale dei lavorato-
ri. Con una serie di atti con-
secutivi e una pressione cre-
scente, ha via via impedito 
alia CISL gli adempimenti u-
nitari e infine. con la relazio-
ne di Forlani al Consiglio na-
zionale del 5 agosto scorso. 
ha dato il via all'azione piu 
drastica per ricondurla alia 
piu stretta obbedienza di par-
tito. 

Lo scopo della manovra e 
essenzialmente quello di sco-
raggiare le spinte rivendica-
tive e di lasciare quindi i piu 
ampi margini di profitto e di 
arbitrio alia ristrutturazione 
capitalistica nelle aziende. 

Roneiia 
II movimento pero non arre-

tra. anzi con la maggiore con-
sapevolezza della durezza del-
lo scontro esso compie note-
voli salti di qualita realiz-
zando momenti di unita inter-
categoriale sulle questioni di 
fondo della struttura contrat-
tuale e del potere sindacale 
tlei lavoratori. costruendo una 
piu stretta saldatura tra i la
voratori occupati e disoccupa-
ti e quindi tra lavoratori del 
Nord e del Sud. deU'industria 
e deU'agricoltura ed infine co-
minciando a delineare concre-
tamente un rapporto di al-
leanza con i ceti medi. 

E' di fronte a questo salto 
strategico del movimento di 
lotta. che punta a realizzare 
la piu stretta concomitanza 
tra il controllo dell'organizza-
zionc del lavoro nelle azien
de e quello piu generate sul
le scelte produttive e di in-
vestimento — cid che puo 
mettere effettivamente in cri
si la linea generate della ri
strutturazione capitalistica — 
che l'attacco contro il sinda
cato si fa virulento e lace-
rante. 

Le accuse di volere il «pol-
verone» sono dunque comple-
tamente infondate. E' vero in-
vece che si e temuto proprio 
la piu chiara specificazione 
degli obiettivi e la loro effi-
cacia contro i disegni di riat-
tivazione del vecchio mecca-
nismo di sviluppo. 

La posta in gioco c alta. Si 
confrontano ormai sempre piu 
chiaramente due linee di svi
luppo economico. sociale e de-
mocratico. L'awersario non 
risparmia mezzi per distrug-
gere l'autonomia di classe che 
i lavoratori hanno comincia-
to a costruire con le loro lot-
te grandiose e vittoriose: es
so ha deciso di ritentare la 
azione scissionistica ricorren-
do alia discriminante politt-
ca e religiosa. Bisogna dun
que agire con grande tempe-
stivita e intelligenza. indivi-
duando e facendo esplodere 
le contraddizioni dei conser
vator! e degli scissionisti, ri-
costruendo. rafforzando e con-
solidando. instancabilmentc. a 
tutti i livelli. l'unita nella lot
ta sindacale. 

Una delle contraddizioni 
fondamentali del fronte con-
servatore sta nel fatto che 
la linea propugnata. s e c p a -
l*ante per il grande padrona-
to. non lo c affatto per i la
voratori (occupati e non) e 
per i ceti medi. di cui puo 
Mrumentalizzare ma non sod-
disfare le esigenze reali. Bi
sogna pero fare attenzione. 
perche tale politica. proprio 
per affinare la sua funziona 
lita alia lunghezza di respiro 
che si intende dare alia svol
ta a destra, perdera la rezzez-
za del primo momento in cui 
tuttc le richieste. anche le 
piu piccole. venivano drasti-
camente respinte. 
- La relazione pre\isiona!e e 

programmatica del governo, 
per esempio. sceglie un en
ter io in cui la massima in-
transigenza suH'obiettivo del
la conservazione del vecchio 
meccanismo c fiancheggiata 
da atti politici tendenti a spe-
gnere te asprezze piu super-
ficiali e ad accrescere 1'adat-
tabilita della linea alia situa-
7ione presente. Per cui biso
gna accrescere la capacita di 
distinzione tempestixa tra ap-

parenza e realta, e tra pro-
messe e adempimenti. Ma i 
grandi aspetti della contrad-
di/ione sono oggi piu che mai 
evidenti e su di essi e in-
centrato il conflitto sociale. 

I lineamenti contrattuali so
no gia chiaramente e unita-
riamente definiti; la scelta 
dello schieramento unitario 
deve tendere ora ancor piu 
di prima alia conquista di 
un piu esteso e concreto po-
tere sindacale dei lavoratori 
alTinche essi possano eserci-
tare un controllo sempre piu 
determinante sulla organizza-
zione del lavoro. sulle tra-
sformazioni aziendali e sulla 
difesa della salute operaia. 
Contemporaneamente. e in 
stretto collegamento con la 
linea contrattuale, scelte chia-
re si precisano anche per 
una linea di politica econo-
mica alternative a quella per-
seguita dall'attuale governo e 
dal grande capitate. Una nuo-
va dimensione. in!atti. assu
me il primario tema della 
occupazione: die viene af-
frontato. si. con la resisten
za ai licenziamenti. ma con
temporaneamente con la lotta 
per la realizzazione di grandi 
tras-formazioni nella agricol-
tura e nel Mezzogiorno, e 
percio, per un mutamento 
profondo degli assetti proprie-
tari e fondiari nelle eampagne 
e delle scelte centrali di in-
vestimento. 

II grande incontro che si 
prepara in Calabria matura 
dunque su di una linea che 
puo dare salde basi all'unita 
tra i lavoratori del Nord e del 
Sud e anche a uno schiera
mento nazionale che raccol-
ga, con i lavoratori, i loro 
naturali alleati. e sia capace 
di vincere nel duro conrronto 
in atto. Coerentemente col 
salto di qualita nella strate-
gia di movimento. lo schie
ramento delle forze unitarie 
deve dare completezza alia 
sua linea uscendo dagli equi-
voci che finora hanno infi-
ciato I'affermazione della all 
tonomia reale dell'azione sin
dacale. 

L'autonomia dal governo 
non puo essere concepita co
me neutrality. II governo non 
e neutrale nel conflitto la-
voratori-padroni; esso lavora 
tenacemente per la salvaguar-
dia del vecchio meccanismo 
di sviluppo che avvantaggia 
i capitalist! e danneggia gli 
operai e l'intera collettivita. 
La « neutrality » del sindaca
to dunque sarebbe una falsa 
apparenza, che. in realta. e-
quivarrebbe a un appoggio di 
fatto alia linea che invece 
bisogna combattere. 

Anche il rinvio del giudizio 
e del comportamento del sin
dacato alia risultanza dei fat-
ti. che pure e giusto in linea 
di principio, diventa specio-
so di fronte al governo An-
dreotti che c passato dalla 
prima alia seconda edizione 
senza soluzione di continuity, 
sempre impegnato contro le 
istanze dei lavoratori e che 

ha accumulato tanti fatti ne-
gativi, da meritare la piu net-
ta condanna. 

Qual e dunque 1'autonomia 
di quelle forze die dai fatti, 
negativi, di questo governo 
non traggono te giuste con
clusion! e die pretendono iner-
zia e passivita da parte dei 
lavoratori colpiti nelle loro 
esigenze immediate e di pro-
spettiva? Oggi l'autonomia. 
nei confronti del governo, si 
realizza incoraggiando e co
struendo il movimento di lot
ta e non disarmando i lavo
ratori. 

Ma l'autonomia piu profon-
da dei lavoratori e delle loro 
organizzazioni non puo essere 
unicamente un dato die si ac-
certa a posteriori, nel caso 
die si verifichino ostilita e 
inadempienze governative. La 
autonomia e un'esigenza per-
manente della classe operaia. 
die sarebbe arbitrariamente 
e gravemente mutilata se la si 
accantonasse nel momento de-
cisivo. quello della formazio-
ne della volonta politica. per 
risvegliarla poi. dopo, quando 
le scelte sono gia state com-
piute. 

Tre pr/nc/pi 
Di questa verita bisogna 

essere convinti assertori sem
pre e in particolare in questo 
momento in cui urge risolvere 
la questione del governo del 
Paese, del superamento di 
quello atiualmente insediato 
e della formazione di uno 
nuovo non in contrasto con 
le aspettative dei lavoratori. 
E non si offende affatto l'au
tonomia sindacale andando an
che piu avanti nell'indicazio-
ne positiva. in quanto l'auto-
nomia si compie con il rea-
lizzarsi di una volonta politi
ca determinata con la piu al
ta partecipazione della classe 
lavoratrice. I sindacati non 
potranno indicare • formule o 
condizioni di governo. ma pos-
sono e devono sostenere un 
criterio che. per essere ade-
rente alia realizzazione della 
autonomia. deve preconizzare 
la salvaguardia di tre princi-
pi basilari: un programma in 
cui i lavoratori vedano rispec-
chiate le loro esigenze. un 
raggruppamento di forze in 
cui la rappresentanza dei la
voratori sia integralmente pre
sente. un rapporto con i la
voratori die assicuri la loro 
effettiva partecipazione alle 
scelte politiche, economiche e 
sociali. e non il subordinato 
consenso alle scelte da altri 
compiute. Ogni altra imposta-
zione die avallasse formal-
mente o di fatto inaccettabili 
delimitazioni discriminatorie, 
sarebbe gravemente errata, 
come dimostra la ne^^tiva e-
sperienza del centro-sinistra. 

Gino Guerra 

II sistema dei trasporti nella RDY non ha ceduto sotto gli spietati bombardamenti americani 
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La zattera del Fiume Rosso 
// traghetto di Tan De, e uno dei tanti simboli della resistenza di un popolo eroico all'aggressore - Uno strumento 
una storia antica - Su e giu da una riva all'altra, nonostante le incursioni degli aerei, per consentire il passaggio a 
giorno - Le vittime delle bombe perforanti - U traffico continua tra una citta semidistrutta, Haiphong, e un'altra rasa 

HANOI — Un convoglio di «sampan » con riforniimnti, ptrcorr* una via d'acqua, mantr* alcuni 
partigiani le attravarsano su un ponte di tronchi d'albaro. 

DALL'INVIATO 
HANOI, ottobre 

L'automobile si ferma alio 
improvviso sotto un grosso 
albero. Un centinaio di me-
tri piii in la la gente che 
affollava un mercatino si di-
sperde, insieme con i vendi-
tori di pesce, pollame, ver
dure e frutta, ai due lati del
la strada. «Attaccano il tra
ghetto », dice un contadino. 
Si sente infatti il rombo dei 
Phantom, inconfondibile. Ma 
e lontano, gli aerei invisibili 
fra le nubi volano alti, l'o-
biettivo dell'incursione e un 
altro. Quando il rumore si 
perde, il silenzio dura un at-
timo. L'allarme e cessato, tut-
to continua come prima del
la breve interruzione: l'auto 
riprende il suo cammino, ma 
per pochi minuti. Siamo giun-
ti sulla sponda meridionale 
del Fiume Rosso. 

Dove la strada sembra in-
filarsi nell'acqua, ci attende 
il compagno Le Thanh, ma-
gro, molto piu alto della me
dia dei vietnamiti, vestito di 
una vecchia e sbiadita uni-
forme militare senza gradi, 
gli occhi nascosti da un paio 
di leggeri occhiali da sole, 
con una grossa borsa di pla
sties nera sotto il braccio, e 
il direttore del servizio delle 
comunicazioni per la provin-
cia d i . Thai Binh. Solo un 
saluto, poi: ' « Bisogna • fare 
presto — dice — di questi 
tempi non e facile traversare 
un fiume ». 

Una prova 
durissima 

Saliamo sulla zattera e men-
tre il rimorchiatore la spin-
ge verso l'altra sponda, Le 
Thanh indica verso • oriente: 
« Siamo solo ad una trentina 
di chilometri dal mare. Gli 
aerei americani, quando ven-
gono, volano bassi, a pelo di 
acqua, rallarme li preannun-
cia con un anticipo brevis-
simo, giusto il tempo perche 
la gente che attende sulla ri
va si ponga al riparo, per
che i miliziani dell'autodife-
sa si mettano in posizione 
con i loro moschetti e mitra-
gliatori, e perche il timonie-
re trov! una posizione che 
offra un'angolatura minima ai 
piloti, sfruttando lo sbarra-
mento del fuoco leggero dei 
miliziani». 

II traghetto di Tan De, a 
pochi chilometri dai resti del
la citta di Nan Dinh, colle-
ga la provincia di Nan Ha, 
attraversata dalla strada nu-
mero uno, a quella di Thai 
Binh, di cui viene considera-
to «la porta ». In pochi me-
si ha gia subito sei attacchi. 
per un totale di circa settan-
ta bombe di mezza o di una 
tonnellata e quasi tremila 
bombe perforanti. La zattera 
e stata danneggiata proprio 
da un grappolo di perforanti, 
che hanno lasciato qualche 
asse bruciacchiata e alcune 
strutture in ferro defoimate, 
ma non e stata affondata. 
Questo e l'importante poiche 
la zattera rappresenta una 
delle principali armi con cui 
il Vietnam combatte la bat-
taglia delle comunicazioni, 
uno dei fronti decisivi di que
sta guerra. Toma ora in pri
mo piano, dopo che per tut-
ta Testate l'attenzione si era 
concentrata, in ogni senso, an
che nello sforzo degli aggres-

Un titto itinerant) di incontri e dibattitt con i lavoratori sardi organizzato dagli {{Amid della coso di Ghilanav 

NEI LUOGHI DELLINFANZIA PI GRAMSCI 
Operai, sindacalisti, amministratori, intellettuali provenienti da Milano a colloquio con i pescatori di Cabras, con i pastori di Orgosolo, 
con i protagonisti di tante lotte per il futuro pacifico e il progresso economico della Sardegna - « Non e di basi per sommergibili nu-
cleari che abbiamo bisogno, ma di opere di rinascita » - Vibrata protesta per la cessione della Maddalena agli Stati Uniti - II commovente 
incontro con Teresina, la sorella del grande capo rivoluzionario • Una iniziativa che rafforza l'unita fra i lavoratori del Nord e quel I i del Sud 

DALLA REDAZIONE 
CAGLIARI, 15 Ottobre 

Da Olbia a Dorgali. da Or
gosolo a Ghilarza. da Cabras 
a Cagliari. dalle zone inter
ne agro-pastorali ai centri 
dove risiede la nuova classe 
operaia: e poi ancora dalla 
citta nuragica di Barumini 
ad una mostra di pittura nel 
contento di San Domenico: 
questo tl nutrito itinerario 
del viaggio che un gnippo 
milanese. gli «Amici della 
casa Gramsci di Ghilarza». 
ha compiuto in questi gtorni 
nella nostra isola. Erano ope
rai. sindacalisti. impiegati, 
amministratori comunah. in
tellettuali. dipendenti del 
Piccolo Teatro e della Scala. 

Come hanno spiegato i 
principali organizzatori (il 
senatore Giovanni Brambilla, 
il direttore della Ubreria Ei-
naudt di Milano Vando Al-
drovandi. e Mimma Paule-
su Qitercioli, nipote di An
tonio Gramsci), il gruppo de
gli * amici della casa Gram
sci* e nato con il fine pre-
ciso di adenre alle initiati
ve che partono da Ghilarza 
ed aiutarle. pubblicizzarle. 
contnbuendo in ogni possi-
bile modo al loro successo. 

Si tratta di un dialogo, 
di un dibattito continuo, che 
avverrd a Milano e in Sar
degna, e che. parte dalla vi

ta. dall'opera di Gramsci, da 
un intero periodo della sto
ria italiana con particolare 
riguardo ai rapporti tra la 
Sardegna e il Mezzogiorno e 
la societa industriale del 
Nord in modo da aprire ed 
affrontare problemi validi 
per la realta di oggi. e non 
per una accademia di sto-
riografi. 

« L'iniziativa • degli amici 
milanesi — ha spiegato il 
compagno professor Girola-
mo Sot giu. docente di sto
ria del Risorgimento alia 
Universita di Cagliari. rice-
vendo gli ospiti assieme ad 
una delegazione dell'aleneo 
— e importante non solo per 
noi sardi, ma anche per i la
voratori e Vintero movimento 
democratico italiano. Essa di
mostra che, attraverso I'in-
terpretazione gramsciana del
la questione meridionale. si 
pub raggiungere un'unita 
concreta fra Nord e Sud per 
avviare nel Paese le n*ces-
sarie riforme di struttura ed 
applicare. nel profondo, i 
principi ideali e politici san-
cili nella Costituzione nata 
dalla Resistenza antifasd-
sta ». 

// dialogo — che ha avu-
to come punto di riferimen-
to la lotta dei lavoratori sia 
del Settentrione che del 
Mezzogiorno — e stato assai 

* vivace. Fra gli altri, vi han

no partecipato: il dolt. Vai-
lini. responsabile dell'Ufflcio 
relazioni pubbliche della Sca
la; 'in rappresentanza del 
Piccolo Teatro. Soresi; Man-
lio Pirola. • segretario della 
Camera del Lavoro di Mila
no: Luigi Guermandi. che fu 
un « fenicottero ». cioe un ad-
detto ai collegamenti fra le 
organizzazioni del parttto nel 
primo periodo di clandestini-
ta. e che conobbe Gramsci: 
una delegazione di giorani 
del Circolo d.c. «Achille 
Grandi» della Brianza; le 
delegazioni del PCI. del PSI. 
e della DC dei comuni di 
Sesto S. Giovanni, Cimsello 
Balsamo. Corsica e Locate 
Triulzi: il compagno sociali-
sta Giovanni Bassi, delVATM 
di Milano: Damiano Petrac-
chi, della sezione socialista 
della UlL. . 

II viaggio in Sardegna — 
a cui hanno aderito il pre-
sidente della Regione lom-
barda dott. Bassetti, il regi-
sta Giorgio Strehler. Paolo 
Grassi, Vassessore alia Cul-
tura. Fontana — i stato per 
gli operai e gli intellettuali 
che vi hanno preso parte, 
una presa di contatto diret-
la con il mondo dove Gram
sci ha trascorso Vinfanzia e 
la prima giovinezza. 

Non solo a Ghilarza i vi-
sitatori hanno cercato le 
traccc di ab che Gramsci a-

veva raccontato nelle Lette-
re dal carcere. ma nel com
movente incontro con la so
rella Teresina. nelle strode 
di Cagliari, in tutta la Sarde
gna, ovunque sono i segni 
di quella particolare cultura 
che sempre fu presente al 
grande capo rivoluzionario: 
una cultura che. seppure ma-
turata a contatto con il 
mondo degli operai del Nord, 
aveva avuto la sua forte ma-
trice nella storia isolana. nel
le vicende di lotta dei pa
stori, dei contadini, dei pe
scatori e dei minatori. 

L'incontro con il mondo dei 
pescatori di Cabras. una im-
ponente assemblea in un lo
cale pubblico — racconta Vo-
peraio Alberto Strazzi. del con
siglio di fabbrica del Conie-
re della Sera-periodici — ci 
ha fatto toccare con mano 
un modello di societa che pa
re tratto di peso dal medio-
evo, con quella laguna dove 
ancora oggi, in pieno venle-
simo secolo, il feudatario si 
porta via i diritli di pesca 
grazie a un antico editto del 
re di Spagna. Abbiamo visto 
un quadro agghiacciante, ma 
anche una comunita piena di 
forza. che acquista consape-
volezza dei propri diritti, e 
parla per bocca dei suoi uo-
mini, delle sue donne, dei 
suoi giovani, e che dalla ri-
bcllione individuale passa, 

sia pure non senza incertez-
ze e delusioni, alia lotta poli
tica. al movimento di massa. 

Un altro vivo contatto gli 
amici milanesi hanno avuto 
con i pastori di Orgosolo. nel 
cuore della Sardegna. Partan-
do nella sola del Consiglio 
comunale e davanti a tutta la 
popolazione ed al sindaco dc 
dott. Liccheri, i protagonisti 
di tante lotte per la rinasci
ta hanno presentato agli ami
ci milanesi la Sardegna di og
gi e di domani. la Sardegna 
che lotta e che vuole cam-
biare. Sono gli stessi uomini, 
donne. giovani che nei famo-
si * sette giorni di guerra per 
i pascoli* riuscirono a porre 
efficaci condizionamenti al go
verno centrale sulle questioni 
delle mservitu militari», ora di 
drammatica attualita. Le po-
popolazioni barbaricine sono 
sempre alia testa del movi
mento unitario, autonomisti-
co e profondamente democra
tico che si sviluppo da un 
capo alValtro delVisola per 
aprire prospettive reali di pa
ce e di progresso aWItalia e 
a tutti i Paesi del Mediter-
raneo. «Non e di basi per 
sommergibili nucleari che ab
biamo bisogno, ma di opere di 
rinascita»: ecco cosa hanno 
ribadito t pastori c le popo-
lazioni di Orgosolo; e insie
me con i lavoratori c gli in
tellettuali milanesi hanno elc-

vato una vibrata protesta con
tro la devisione del governo 
di cedere parte del territorio 
nazionale, la Maddalena, ai 
comandi militari USA. 

II sindaco dc. i consiglieri 
comunali, comunisti, so-
cialisti. democristiani. i pa
stori. hanno ricordato che 
propria Orgosolo e stato uno 
dei primi comuni ad aver vo-
tato all'unanimita un ordine 
del giorno che respinge con 
forza i piani del governo cen
trale di trasformare la Sar
degna in una tsantabarba-
ra atomica». per giunta ccn-
trollata dal Pentagono. 

Da questo paese della Bar-
bagia. daWincontro finale con 
i rappresentanti dei partiti di 
sinistra, degli intellettuali ca-
gliaritani, avvenuto nella so
la del gruppo comunista al 
consiglio regionale, e venuto 
un messaggio che vale per 
l'intera Sardegna e per tutta 
VItalia: il futuro pacifico del
Visola del Mezzogiorno e nel
la lotta delle masse, comuni-
ste. socialiste. cattoliche. una 
lotta che deve vedere insie
me. affratellati da un unico 
ideale di rinnovamento e di 
pace, i contadini. i pastori. 
gli intellettuali del Sud. gli 
operai. gli intellettuali, le po-
polaziom anttfasciste del 
Nord. 

Giuseppe Podda 

sori, sulle dighe e sulla lotta 
che vi e stata combattuta. 

II sistema nordvietnamita 
dei trasporti viene infatti sot-
toposto ad una prova duris
sima: non e'e una strada, un 
ponte, una linea ferroviaria 
o un traghetto che sia stato 
risparmiato, per non parlare 
dei porti, delle coste e delle 
foci dei fiumi bloccati dalle 
mine. Questo sistema, costi-
tuito da una fitta rete di stra-
de e di corsi d'acqua, avreb-
be dovuto essere paralizzato, 
almeno nelle intenzioni di Wa
shington, entro la fine di lu-
glio. La sua paralisi avrebbe 
dovuto svolgere un ruolo di 
primo piano dapprima nello 
indebolimento del Paese e poi 
nel suo crollo, atteso oltre 
Pacifico come logico risulta-
to dell'equazione fra i poten-
ziale bellico impiegato dallo 
aggressore e rimpossibilita 
materiale per i vietnamiti di 
difendere le vie di comuni-
cazione. 

Luglio e passato e dopo 
luglio anche agosto e settem-
bre, ma nella notte si sente 
il fischio delle locomotive o. 
se si viaggia, si incontrano 
treni in movimento. i camion 
marciano senza sosta, sia pu
re lentamente e a fanali spen-
ti, nei ristoranti si mangia 
pesce di mare, anche se i viet
namiti preferiscono soprattut-
to quello d'acaua dolce. 

In questo meccanismo an
cora in moto, nonostante il 
diluvio di bombe che cerca 
di metterlo fuori uso, un ruo
lo importante e svolto dalle 
unita del genio, militare e 
civile, che riparano i ponti, 
riempiono i crateri che taglia-
no le strade, riassestano i bi-
nari, con mille accorgimenti, 
che restano segreti, per impe-
dire che la ricognizione aerea 
nemica se ne accorga. Ma la 
funzione decisiva spetta ai 
traghetti. II delta, cuore del 
Vietnam del Nord, non e sol-
tanto solcato dai vari rami 
del Fiume Rosso, ma anche 
da centinaia di corsi secon-
dari e di canali, per il dre-
naggio delle acque e il rifor-
nimento delle risaie, cioe tut
ti ostacoli piu o meno grandi 
che si parano di fronte alle 
strade. 

L'uso dei traghetti, eredita 
dei vecchio Vietnam, costitui-
sce cosi ancora oggi un mez
zo di comunicazione di pri-
maria importanza. II colonia-
lismo francese, nella sua do-
minazione durata ottant'anni, 
aveva sempre seguito la po
litica di ricavare il massimo 
dall'Indocina, investendovi il 
minimo: un solo ponte sul 
Fiume Rosso, ad Hanoi, una 
linea ferroviaria a scartamen-
to ridotto, strade strettissi-
me che collegavano solo le 
citta o le zone di maggiore 
sfruttamento delle risorse del 
Faese. Oltre tutto. nel 1954, 
la nuova amministrazione 
vietnamita non trovo i pia
ni e i progetti in base ai 
quali era stata costruita que
sta elementare rete di comu
nicazione: erano stati bruciati. 

Ma se difficile si presen-
tava la manutenzione delle 
strade e delle ferrovie. anco
ra phi arduo era il compito 
di edificare una nuova strut
tura viaria, adeguata alio 
sforzo di rinascita e svilup
po del Paese divenuto indi-
pendente. Di fronte alia scel
ta delle priorita fu infatti ne-
cessario risolvere innanzitutto 
i problemi piii urgent i, quali 
la rivoluzione nelle eampagne 
e le basi deU'industria pe-
sante su cui venne convoglia-
ta la gran parte delle risor
se. Solo con gli anni '60 si 
comincio a studiare la trasfor-
mazione dei vecchi tracciati 
stradali e ferroviari colonia-
li. I bombardamenti ameri
cani dal '65 al '68 e quelli ri-
presi nell'aprile scorso hanno 
pero bloccato quest'opera, co-
stringendo i vietnamiti a Iimi-
tarsi ai lavori essenziali. 

II traghetto di Tan De e 
forse emblematico di questa 
lunga e difficile storia. Qui il 
Fiume Rosso e imbrigliato fra 
due argini distanti quasi due 
chilometri e mezzo l'uno dal-
l'altro, ma il suo letto e lar
go poco meno della met a, 
mentre ora, decrescendo, il 
suo livello sta raggiungendo 
la portata di magra della sta-
gione secca. La traversata vie
ne in parte ostacolata dalla 
corrente ancora forte poiche 
la mattina presto, con il ca-
lo della marea, il deflusso 
dell'acqua diviene quasi im-
petuoso. 

SuU'altra riva, quella setten-
trionale, sono ben evidenti i 
segni lasciati dai sei bombar
damenti. Non riuscendo a col-
pire la zattera gli aerei han
no cercato di distruggere lo 
attracco e d'interrompere la 
strada: i crateri. in parte riem-
piti di terra, ma lo stesso in-
dividuabili. sono numerosi; di 
diverse piccole case in mura-
tura, le abitazioni dei mari-
nai e degli operai, come gli 
uffici del servizio di traghet
to, restano solo i mattoni e 
di alcune — effetto stranissi-
mo e ricorrente — la faccia-
ta su cui quattro cifre preci
sano 1'anno di costruzione. 

La sosta dura pochi minu
ti, il tempo di vedere deci-
ne di persone che con la bi-
cicletta salgono sulla zattera 
prendendo il posto di quelle 
discese, poi il motore del ri
morchiatore si rimette in mo
to e ricomincia il nuovo viag
gio: una scena che, guerra o 
pace, si ripete giorno e not
te, ventiquattr'ore su venti-
quattro. 

«II traffico quotidiano nei 
due sensi a Tan De — spie-
ga Le Thanh, mentre la mac-
china imbocca una strada 
strettissima, quasi un sentie-
ro — e di circa quindicimila 
persone». E quello dei ca
mion? K Non posso rivelarlo, 
la cifra e coperta dal segre-

elementare che ha 
IS mila persone al 
al suolo, Nam Dinh 

to militare: dirla significa far 
capire agli americani la nu-
sura in cui utilizziamo que
sta strada e potrebbe avere 
delle conseguenze molto ne
gative. Lasciamola nel miste-
ro, che costituisce una buona 
difesa: non e il caso di aiu-
tare il nemico a capire come 
ci muoviamo e se utilizziamo 
Tan De piu o meno di altri 
traghetti». 

Qualche chilometro piii in 
la, in mezzo alle risaie che 
a Thai Binh stanno coloran-
dosi di giallo neH*imminenza 
del secondo raccolto annuale, 
ci attende Pham Van Thong, 
direttore del traghetto. Di 
fronte a tazze di te bollente, 
nella grande sala di una ca
sa nascosta da secolari ed al-
tissimi alberi, le parole rico-
struiscono la storia di Tan 
De: una delle tante eronache 
del Vietnam, dalla domina-
zione francese all'indipenden-
za, alia difesa dall'aggressio-
ne americana. 

Doppio lavoro 
da mesi 

« La nostra provincia — di
ce Thong — e sempre stata 
una delle piii ricche e popu
late del delta, quindi al cen-
tro di un intenso traffico. 
L'origine del traghetto sul fiu
me Rosso si perde nella notte 
dei tempi, quando la zattera 
era spinta a mano e quando 
nella stagione delle piogge o-
gni comunicazione veniva 
quindi forzatamente interrot-
ta ». 

« Nel 1954 — spiega ancora 
Thong — quando i colonia-
listi sconfitti si ritirarono, 
trovammo una vecchia zatte
ra di legno che poteva regge-
re in tutto dodici tonnella-
te. Era quasi inutilizzabile no
nostante il guadagno che an-
dava all'esercito francese che 
gestiva il servizio: per la tra
versata bisognava infatti pa-
gare. Ma con l'indipendenza 
il servizio, ormai pubblico, di-
venne gratuito. Cosa poteva-
mo fare? Ci rimboccammo le 
maniche e prolungammo la 
vita della zattera fino a quan
do, dopo molto tempo, non 
ce ne fu consegnata una nuo
va, da venticinque tonnella-
te. Ora disponiamo di due zat-
tere di questo tipo ma e un 
servizio ancora insufficiente. 
In certe occasioni, come per 
le feste, il traffico e tale che 
dobbiamo utilizzare anche 
quella di riserva ». 

Al traghetto di Tan De la-
vorano in tutto cinquanta per
sone, fra marinai, motoristi 
ed operai addetti alia manu
tenzione, ed alia riparazione 
dei rimorchiatori e delle zat-
tere. « Sono compagni — spie
ga Thong — che in questi 
mesi sono impegnati pratica-
mente in un doppio lavoro, 
perche non debbono mai per-
dere d'occhio il fucile e inol-
tre devono studiare in con-
tinuazione nuovi accorgimen
ti per risparmiare i pezzi di 
ricambio ed il carburante. II 
tutto senza interrompere mai 
nell'arco delle ventiquattr'ore, 
le traversate del fiume». Le 
Thanh lo interrompe: a Per 
questo tutte e tre le squadre 
in cui si dividono i cinquanta 
lavoratori sono state citate 
dal ministero per aver rag-
giunto e rispettato sempre e 
al massimo le cinque condi
zioni ottimali fissate: sicurez-
za, continuita, attaccamento 
al servizio, economia e buo
na gestionen. 

Ingranaggio 
indispensabile 

II rispetto di queste con
dizioni ha consentito al tra
ghetto di uscire quasi inden-
ne dai sei attacchi che ha su
bito, dopo aprile, i quali pur-
Iroppo hanno provocato qua
si cento vittime fra la gen
te che attendeva sulla riva 
e fra gli abitanti delle case 
circostanti. Nei quattro anni 
dell'escataf/on di Johnson' 
Tan De era stata bombarda-
ta in tutto tre volte ed una 
volta la zattera era stata di-
strutta, mentre era legata al-
l'attracco. Le bombe lancia-
te con il raggio laser — os-
serva Thong sorridendo — 
non sembra che abbiano mol-
ta fort una contro un obietti-
vo in movimento». 

Ma il fatto che il traghetto 
sia salvo e che continui a 
funzionare come un indispen
sabile ingranaggio del siste
ma delle comunicazioni non 
pud far dimenticare il mas
sacre compiuto ai due unbar-
chi: ci sono marinai che han
no perso i figli e che hanno 
visto, magari dal centro del 
fiume, le bombe spazzare via 
le loro case. E* il terribile 
prezzo che l'aggressore fa pa-
gare a chi resiste. 

Torniamo verso Tan De. 
siamo sulla strada numero 
dieci che collega Haiphong a 
Nam Dinh. incrociamo pochi 
camion; e invece molto in
tenso il traffico locale dei ci-
clisti, che sono i protagoni
sti di un sistema di traspor-
to gia immortalato nelle fo-
todiDiem Bien Phu. La stra
da e importante, certo i tem
pi di percorrenza sono lun-
ghi, fra mille accorgimenti di-
fensivi, ma, per capire come 
sia fallito il piano america-
no di paralizzare il Nord 
Vietnam, basta osservare co
me continua, in un modo o 
neH'altro, il traffico fra una 
citta semidistrutta, Haiphong. 
ed un'altra quasi completa-
mente rasa al suolo, Nam 
Dinh. 

- Rtnzo Foa 


