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ITALIA - RDV II riconoscimento diplomatico corona 8 anni 
di iniziative politiche e di loite di massa 

Utf amkizia costruita nella lotta 
i •> 

Phaih Van Dong 
agli italiani: 

«Collaborare 
e necessario 

e meraviglioso» 
a Quanto ai nostri rapporti in tuttl i campi, io sono 

certo che esst si svilupperanno, perche questa e una cosa 
- meravigliosa, dettata dall'evoluzFone. 

Occorre che gli uomtni che si occupano di queste cose 
abbiano un'acuta coscienza delta situazione, per fare tutto 
il possibile affinche si sfabiliscano questi rapporti e si 
sviluppino in tutli i campi, politico, economico, culfurale. 

! popoli del mondo intero sono ogni giorno piu maturi 
per farsi un'idea di tutte le grand! question! che si pon-
gono. Dobbiamo fare di tutto perche i popoli siano avvertiti, 
siano Informati, siano coscienti. In tutto questo noi ab-
biamo bisogno del vostro aiuto. Aiutateci nella misura del-
le vosfre possibilifa, e nella misura in cui ve Io chiede la 
vostra coscienza ». 

(dichiarazione del Primo ministro del-
la RDV, Pham Van Dong alia televisione 
italiana, 10 dicembre 1972) 

Carta d'identita 
della R D V 

(Viet Nam Dan Chu Cong Hoa) 

ORDINAMENTO STATALE 
Repubblica democratica unitaria (prod 2 settembre 

1945) con due Regtoni autonome per le minoranze nazio 
nali. Potere legislative esercitato dall'Assenibtea naz'onale 
eletta a suffragio universale su candidature del Fronte 
Unifo alia cui testa e il Partito dei lavoratori. 

• Presidente della Repubblica: Ton Ouc Thang 
Primo ministro: Pham Van Dong 
Segretario gen. Partito dei lavoratori: Le Ouan 

GEOGRAFIA E POPOLAZIONE 
Superficie: Kmq. 151750 
Abitanti: 21.660.000 di cui 13.5S4 000 Annamiti, 504.900 

Tay, 416.000 Muong, 315.000 Thai, 314.000 Hung, 219.500 
Meo, 116.000 Man, 175.000 Hoa, 32.500 San Dm, 22.500 Xa, 
22300 Cao Lan, 16.500 Nhang, 15.900 San Chi. 

Capitate: Hanoi (643.574 ab) . 
Allre cilia: Haiphong (369.240), Nam Dinh (16.000), 

Xa-doai Vinh (44.000), Cam Pha (32.000). 
Lingua nazionale: annamita. < 
Reltgioni: buddista, taoista, catfolica. 
Moneta: dong (170 tire at cambkt e 105 at corso tu-

ristico). 
ECONOMIA 
• Agricoltura: arativo e colture arboree su 2.010.000 ha. 
Produzioni principal! (in ordine cfimportanza): riso (50 
milioni di qli), canna da zucchero, arachidi, sola, mais, 
manioca, patata, fagioli, sesamo, ricine, cotone, te, caffe, 
tabacco, kenaf. Le forests occupano 7.900.000 ha. Legname 
prodolfo: 1.110.000 mc. Allevamenfo- 065.000 bovini, 6.6M 009 
suini, 1.030.000 bufali. 50.000 cavalli. 

Risorse minerarie: carbone, fosfati, sale, ferro, zinco, 
stagno. 

Industria: attivita minerarie e tessili, cantierisfica. ve-
tro, cemento, fonderia ferrosa t non ferrosa, materiale 
rofabile, chimica. 

Comunicazioni: due porti principal!, quattro aeroporti, 
1000 km. di ferrovie • 14.000 di strode. 

Per l'ltalia — e cioe\ per 
il suo Parlamento e per i\ 
suo governo — la «questio-
ne della Repubblica Demo
cratica vietnamita » 6 durata 
otto anni. Non che prima del 
1965 non sussistesse in termini 
politici e moral! - generali .1 
problema di una presa d'at-
tor da parte del nostro pae-
se. della realta costituita dai 
paesi socialisti asiatici uffi-
cialmente « inesistenti »: Cina, 
Corea democratica, Mongolia 
e. appunto. RDV. Ma fu sen-
za dubbio con 1'aggressione 
americana al Vietnam del 
Nord (7 febbraio 1965) che 
venrsa a gravare sulla coscien
za popolare e sulla condotta 
internazionale del paese la 
questione di un atteggiamento 
che fosse coerente col dirit 
to internazionale e con le 
idealita che stanno a fonda-
mento della Costituzione re-
pubblicana. 

Si era, a queU'epoca, in 
pieno centro-sinistra, ma ai 
pur timidi accenni a qual-
che innovazione nel clima so 
ciale e politico interno conti-
nuava a corrispondere in po 
litica estera il piu opaco con 
formismo atlantico e proame-
ricano. 

In pratica, fra le grandi 
forze politiche. solo i comuni 
sti agitavano dinanzi al paese 
il problema della pace nel 
Sudest asiatico e di una li-
nea di condotta italiana auto-
noma dall'imperialismo. E tut-
tavia essi sentivano e solle 
citavano un consenso che an 
dava ben oltre la loro diretta 
influenza: il tema stesso su 
cui lavoravano era di quelh 
che implicavano la maggiore 
apertura unitaria. Cio sarebbe 
stata una costante dell'inizia 
tiva comunista: alia funzione 
di avanguardia e di per 
manente sollecitazione tipica 
del PCI si accompagnd sem 
pre il dialogo costruttivo con 
le altre forze ideali e politi
che, fino ai giorni nostri. fi-
no alia vittoria. Si sviluppd. 
cos), quella ondata politica 
e morale che invest! la co
scienza del paese,.scardind 
gli steccati della faziosita 
ideologica, coinvolse assieme 
ai lavoratori, le forze piu 
vive della cultura e special-
mente i giovani. Singolare e 
profonda si palesava l'inci-
denza non pir solo emotiva 
ma razionale e critica della 
« questione vietnamita > nella 
coscienza dei cattolici, fino ad 
investire la Chiesa. 

Un vero e proprio proces-
so di immedesimazione Iegd 
gente. che prima non posse 
deva una coscienza anti-impe 
rialista. alia vicenda del lon-
tano popolo asiatico II Viet
nam divenne una grande di 
scriminante: da una parte 
tutti coloro che nell'aggres 
sione americana vedevano o 
intra vedevano un modello di 
iniqua. antistorica volonta so 
praffattrice; dall'altra parte. 
coloro che accettavano la fi-
losofia del < laggiu si difen-
de anche la nostra civilta >. 

Ancora sul finire degli an 
ni '60. il € partito america 
no > poteva contare in Italia 
sulle forze prevalenti nei par-
titi di governo oltre che sul 
MSI. In seno alia DC le po-
sizionj si graduavano dalla to-
tale accondiscendenza agli 
Stati Uniti • fino alia posizio-
ne opposta passando per at-
teggiamenti intermedi e am 
bigui La questione vietnami
ta fu anche uno degli de
menti non ultimi dello scon 
tro in seno al Partito socia-
Iista unificato. e quindi della 
scissione. 

Via via che la RDV veni-
va sempre piu pesantemente 
coinvolta nell'aggressione a-
mencana dall'aria e dal ma
re. cresceva in Italia la pro-
testa che tendeva semore piu 

' a divenire fatto politico coin 
volgente il governo. il quale. 
stretto nelle sue cnnlradd:z:o 
ni. rimaneva bensi fedeie 

'ad un attegg:amento benevo
lo verso I'aggressore ma evi 
tava di e t̂ernare questo suo 
comportampnto. tendeva a 
sfumarlo, taceva. esprimeva 
auspici senenci di pace, ma 
nifestava dubbi per segretis 
simi canali diplomatic! al-
i'alleato di oltre Oceano Nel 
le trattalive fra t partiti di 
centro-sinistra. come nei «pre 
amboli » agli accordi di mae-
gioranza e nelle dichiarazio-
ni programmatiche. la que 
stione vietnamita ventva so 
slanzialmente elusa: o non se 
ne parlava e la si citava :n 
modo del tutto formate 

In questo atteggiamento as-
surdo e ipocrito era in qual 
che modo imphcita un'evolu 
zione rispetto alia tinea pre 
cedente di pieno sostegno 
degli americani. Si smise di 
arrestare i giovani che rac 
coglievano i fondi per it Viet
nam con l'accusa di «que-
stua non autonzzata », 3i tot 
terd che i movimenti giova 
nili dei partiti di governo par 
tecipassero a manifestazioni 
unitarie, si concesse il fil 
traggio del dubbio sugli or-
gani di informazione: insom-
ma. si incominciarono a pren 
dere le distanze. 

E* in quegb anni che si 
verificano due fatti nlevanti: 
l'azione discreta. ma costan 
te e fruttuosa del PCI per 
aprfre se non una mediazio-

Fin dal febbraio 1965, quando gli americani iniziarono la loro aggressione al Vietnam 
democratico, il Partito comunista sviluppd una costante azione unitaria che conquisto 
la maggioranza del popolo italiano alia causa della pace e del riconoscimento di Hanoi 
Come e stato isolato e battuto il « partito americano » e come sono state vinte ipocrisie 
e ambiguita - Ora dobbiamo aiutare la rinascita del paese devastato dalla f uria imperialista 

ne almeno un ponte informa 
tivo fra i vietnamiti e gli 
americani, coinvolgendo anche 
in certa misura la diploma-
zia italiana; e l'apertura di 
un dialogo — pur esso sol-
lecitato e attuato attraverso il 
PCI — fra la piu alta autori-
ta cattolica e Hanoi. Circola 
la • voce di un duro ammo-
nimento del Papa a Nixon, 
pronunciato in occasione del
la venuta a Roma del presi
dente americano. 

H tema del riconoscimento 
della realta della RDV appa-
re.vaJI'iiiizfce *egJi ftniSlN 
non ancortf pwofitano rispfSK 
to ^ll'esigenza di fai*- cessare--
1'aggressione. Eppure — come 
dicono comunisti. socialisti e 
alcune forze cattoliehe — la_ 
forma piu efficace di pressib-
ne sugli Stati Uniti' sarebbe 
proprio quella di riconoscere 
ufficialmente la RDV Nessu 
no s'lllude che un esempio 
di coraggio. di ferma deter 
minazione possa venire dai 

governanti italiani anche se 
fra di loro ve ne sono che 
desidererebbero un gesto del 
genere. 

II centro-sinistra 6, nel 1971, 
in fase calante ma il segno 
lasciato da tanti anni di lotte 
popolari e dalla evoluzione 
stessa dei fatti mondiali ed 
in primo • luogo dalla resi-
stenza eroica e spesso vitto-
riosa dei vietnamiti, non solo 
non scompare ma costrlnge 
sempre piu i governanti 'ad 
atteggiamenti > obbligati, - -in 
qualche misura nuovi. Matu-

5*1,; e sij^ompfe' -fl' riconlD»d-« 
« n t o afeSa Cma. l '^ ? 

E si arriva al 1972.-l̂ eh'no: 
in cui ogni altro aspetto in
ternazionale si aggroviglia nel 
nodo vietnamita e il mondo 
mostra in modo sempre piu' 
esteso "e drammatico di * non 
tollerare phi la tremenda av-
ventura. Gli Stati Uniti stessi 
sono in preda ad un sussulto 
mentre la loro c sporca guer-
ra » non trova piu sostenito-

ri all'estero che non îano 
governi e partiti fascisti. Non 
a caso 1'anno parlamentare si 
apre con una duplice inizia-
tiva: una interrogazione del" 
socialista Lombardi e una del 
democristiano Fracanzani 
pongono esplicitamente il pro
blema del riconoscimento di 
Hanoi nel momento stesso in 
cui la capitale del Vietnam 
democratico viene martellata 
dai bombardieri americani. 
• Neppure • nel' clima • involu-̂ -

- tiva ~ alacremente .sollecitaia. 
dalla DC e dalle forze con-

y ervatr^i^ >je^piW0e rf9g|o^) 
^liment^ &mi0p delle:«a~if; 
rmere, fine;del centro-sinistra, 
caccia al voto di destra. emer-
gere sempre piu netto del 
c partito dell'avventura >) ri-
sulta possibile alle_ forze pro ' 
imperial iste xtorna*re indietro 
sulla questione vietnamita. II 
tema e presente (e da parte 
delle forze di sinistra e DO 
sto in primissimo piano: Ber-
linguer apre ogni suo comi 

zio con un riferimento al 
Vietnam) nella campagna e-
lettorale. Un arco sempre piu 
ampio di forze chiede che i 
partiti politici chiariscano che 
qualunque sia il governo che 
verra formato dopo le elezio-
ni esso riconoscera Hanoi. 
Mentre si sviluppa lo scontro 
elettorale. gli americani mol-
tiplicano, fino a giungere a 
livelli inusitati, i loro bom-
bardamenti, i minamenti del
le costee deicoffi tfdaq'uei la 

-distruzione delle dighe. Cid 
accresce la collera della mag-

jarte dttĝ i tfeljgfu: il vo-
1 m a j @ o ^ ^ essere 

anchJQ un pronuaciamento su 
cid che si fa laggiu,' in Indo-
cina. e su cid che si vuole 
venga fatto dal governo del 
nostro paese. Anche per sotto-
lineare questa esigenza. il se
gretario del PCI si reca a 
Parigi ove incontra Xuan 
Thuy. 

Dopo il voto si ha il pro 
nunciamento delle tre Confe 

derazioni sindacali che. nei 
comizi unitari del 1. maggio, 
chiedono l'allacciamento dei 
rapporti diplomatici con la 
RDV. Pochi giorni dopo, un 
analogo pronunciamento viene 
espresso da tutti i movimenti 
giovanili democratici. All'a-
pertura della nuova legisla-
tura, il primo, solenne atto 
dei parlamentari comunisti e 
la presentazione di una mo-
zione alia Camera e di una 
interpellanza al Senato -qhe 

<jehlMcffib,i:j '̂immediato ' ini^o 
di . trattative con la RDV 
per il .'reeieroco riconoseimen-
to fra r due- paesi. 

Le forze aderenti al mo-
vimento pro-Vietnam si riuni-
scono in una conferenza na
zionale (24 e 25 giugno), la 
Giunta regionale emiliana in-

•vita ufficialmente il ministro 
degli esteri del Governo rivo-
luzionario provvisorio del Sud 
Vietnam, riprende nel paese 
una intensa campagna di so 
Iidarieta: se ne fanno porta-

LA REPUBBLICA DEMOCRATICA VIETNAMITA RICOSTRUISCE: NON LE 
MANCHERA* ANCHE IN QUESTO LA SOLIDARIETA'DEL POPOLO ITALIANO 

II ponte sul Fiunie Rosso 
II«Long Bien »resfaurafo dopo anni e anni di dislruzioni successive che porfano la firma di Jonhson e di Nixon • Un'opera di valore logisfico deci-
sivo fra Hanoi e Haiphong • L'ingegno degli operai sopperisce alle difficolla lecniche - Gia si guarda a soluzioni nuove, all'alfezza dei tempi moderni 

Dalla guerra alia pace: senza un minuto dl sosta, la RDV ha av 
viato la sua rlcostnuionc e altrettanto e accaduto nelle zone del 
Vietnam meridionate amminisfrate dal Governo rivoluzionarfo prov
visorio. La ricostruzione del Vietnam, non meno della preservaziene 
della sua pace, e un problema di tutti gli uomfni conlemporanel. 
L'ltalia non si sottrarra • questo impegno d'onore, ed infatti e in 
corso in tutto il paese una nuova campagna di solidarieta che 
invesfe I'opinione pubblica, le organiuazioni sindacali, i poterl lo
cal!. E' giunfo il momento, col riconoscimento diplomatico, che 
anche lo Stato parfecipi ufficialmente alia ricostruzione del Viet
nam. E' stata presentata al Senato una proposta del PCI e della 
Sinistra indipendente per lo stanziamento di M miliardi. II Parla
mento della Repubblica e chiamato ad una r urgente, doverosa 
scelta. Su un signiflcativo aspelto delKopera di ricostruzione in 
corso ntlla RDV pubblichiamo una corrispondenza del nostro in-
viato ad Hanoi. 

Dal nostro inviato 
-- HANOI, marzo 

Un lungo fischio e la locomo-
tiva sbuffante si awia lenta 
mente sul ponte. Piove. ma gli 
spettatori sono numerosi e 
applaudono con caJore. La 
cerimonia di reinaugurazione 
del ponte di Long Bien, il 
grande ponte di ferro sul Fra
me Rosso, awlene cos), tra 
uno sventolio di bandiere ros-
se e rosso blu. n ntratto del 
presidente Ho CI Min b fissato 
sulla locomotiva. che per la 
prima volta trasportera dei 
passeggen direttamente da 
Hanoi ad Haiphong La loco-
motiva e di fabbricazlone ci-
nese. E* stata scelta perche 
ha un «passatoj>: ha sublto 
numerosissimi attacchi duran
te la « prima guerra di distru
zione », quella scatenata da 
Johnson. Ha retto al fuoco an
che dopo, sfidando I bombar-
damentl da aprile a dicembre 
del 1972, nella scalata della 
guerra di Nixon 

II traffico era gia stato ri-
pristinato da giorni e giorni 
sulla maggior parte delle llnee 
ferroviarie della RDV, ma le 
dlstruzioni causate al ponte 
di Long Bien Impedivano an 
corm il collegamento di retto 
con il centro della capitale 

Gia dal 26 febbraio II con-
voglio aveva comlnciato i 
suoi vlaggi, ma si trattava di 
pas5aggi di prova. Intanto si 
lavorava febbrilmente per 

completare le opere che adesso 
permettono il passaggio sul 
ponte anche delle auto e delle 
biciclette. Poche ore prima 
deirinaugurazione si e final 
mente concluso il Iavoro sulla 
carreggiata con le ultime cola-
te di ghiaia e sono stati flniti 
i due marciapiedi rialzati in 
legno. 

II nuovo 
progetto 

II ponte dl Long Bien e il 
piu lungo d'lndocma: 2J29Q 
metri di cui 1.680 sospesl sulle 
acque del Flume Rosso che in 
quel punto si dividono In due 
rami. IT una massa imponente 
di metallo divisa in 19 arcate 
che poggiano su 18 piloni. Le 
arcate non hanno tutte la 
stessa lunghezza. Ve ne sono 
alcune lunghe flno a 130 me
tri ed altre piu cone, dl una 
dnquantina di metri. Esatta-
mente nore lunghe e diect 
corte. Tl peso delle trmvature 
piu lunghe ragglunge le mille 
tonnel late, 11 che pud dare 
un'idea deirenorme massa di 
ferro che poggla sui fondali 
sabblosi del Plume Rosso. • 
' «SI tratu di una costru 
zione vecchla quasi di un se 
colo — spiega un tecnlco del
le ferrovie —. I lavori furono 
inlzlati infatU nel 1898 e con-
Unuarono per quattro anni. 

Nel 1902 l'opera fu inaugurata. 
Allora sopportava in ogni suo 
punto un peso di dieci ton-
nellate che in seguito e stato 
portato a tredici tonnellate ». 
- II che significa in pratica 
che i veicoli di passaggio non 
devono portare un canco mag
giore di quello indicate II li-
mite piii grave del ponte di 
Long Bien. quello che rivela la 
sua eta. e tuttavia costituito 
dal fatto che per ogni.direzio-
ne di marcia e possibile il 
passaggio di un solo veicolo. 
Basta dunque che uno si fer-
mi. perche tutta una oolonna 
sia obbligata ad arrestarsi 
• Per questo motivi — ha det-
to Ha Dang An, vice direttore 
delle ferrovie ai giomalisti — 
il ministero dei Trasporti sta 
studiando e preparando il pro-
getto di un nuovo ponte sul 
Fiunie Rosso concepito secon-
do i criteri piii moderni, ade 
guati alle esigenze dello svi
luppo future del Vietnam v. 
- Ancora oggi il vecchio pon
te di Long Bien ha un'impor-
tanza decisiva per 1'economia 
della RDV Infatti, qui e il 
passaggio obbligato per Hai
phong e per raeroporto di 
Gia Lam. di qui passano mer-
ci. auto e persone. Domanl, 
esso dovra cedere il suo ruolo 
alia nuova opera di ingegnerja 
che verra realizzata piii a 
monte. 

L'importanza strategica e 
decisiva del cLong Bien* ha 
fatto si che esso sia stato sem
pre uno degli obiettlvi pre-
feritl del bombardamenti ame
ricani. Durante la scalata dei 
tempi dl Johnson, gli aerei 
USA lo attaccarono dieci vol
te. riuscendo a colplrlo sol-
tanto quattro volte: Til ago-
sto. il 26 ottobre, il 14 novem 
bre e il 18 dicembre 1967. Al
lora furono distrutti o dan-
negglati 670 metri dl arcate e 
4 piloni. Quando awenne la 
sospensione dei bombarda
menti i lavori di restauro fu
rono sublto iniziati. In no-

vantadue giorni il ponte fu 
riaperto al traffico: in quella 
occasione fu introdotta la no-
vita della segnalazione auto-
matica per pennettere il pas
saggio piu rapido dei treni. • 

Ma la storia' dl «Long 
Bien» non finisce qui. Quan
do Nixon riprese i bombarda
menti nel maggio dello scor-
so anno, di nuovo i cacciabom-
bardieri infierirono contro 
questo obiettivo strategico. Gli 
attacchi piii massicci sono sta
ti quattro. I primi due il 10 
e I'll maggio, il terzo il 16 
agosto. in piena stagione del
le piogge, ed infine l'ultimo il 
10 settembre. Le novita belli-
che piii avanzate sono state 
spenmentate dagli americani 
anche sul Fiume Rosso: bom 
be teleguidate e «laser* di 
grande potenza hanno provo
cate danni ancora piii gravi, 
distruggendo complessivamen-
te un chilometro di arcate ed 
otto piloni. La dick>ttesima ar
eata dopo l'incursione dei cac-
ciabombardieri era devastate 
da un cratere di trenta metri 
di lunghezza. Diciassette arca
te sulle diciotto complessive 
sono state danneggiate dalla 
guerra. 

Speciali 
traghetti 

K&fa il traffico sul Flume 
Rosso non si e mal interrotto, 
e la capitale e sempre stata 
collegata al resto del paese*. 
afferma con orgoglio Ha Dang 
An. Imroediatamente dopo la 
distruziooe del ponte sono sta
ti infatti gettati due ponti di 
barche che hanno permesso al 
traffico di svolgersi con ritml 
non troppo diversl. Perflno 1 
trasporti ferroviari sono stati 
subito riattivau grazie all'uti-
lizzazione dl speciali traghet
ti che trasbordavano 1 vago-
ni da una riva aU'altra del 
flume. 

Questo sistema di tragnetto, 
del resto, 6 stato usato in 
tutto il paese durante i bom
bardamenti e continua ad es
sere utilizzato anche adesso. 
Non esiste infatti un ponte 
di grandi o piccole dimension! 
che non sia stato danneggiato 
nella sistematica opera di di
struzione compiuta contro il 
Vietnam dagli americani, «e 
per ricostruirli tutti ci vorra 
ancora del * tempo ». * Long 
Bfen », proprio per la sua fun
zione vitale di collegamento 
tra la capitale e il principale 
porto del paese, ha avuto la 
priorita absolute per la rico
struzione appena e finita l'ul-
tima pioggia di bombe. 

Nell'opera di ricostruzione 
sono stati impiegati circa tre-
mila operai che hanno lavo-
rato secondo il principio « non 
contare le ore del giorno, non 
contare i giorni della settlma-
na, non contare le settimane 
del mese*. In altre parole, 
hanno Iavorato ininterrotta-
mente. Alia mancanza di grup-
pi di tecnici e di operai quali-
ficati i lavoratori hanno rispo-
sto con I'inventiva e Temula-
zione. Per esempio. hanno fab-
bricato da soli una gru da 
cento tonnellate, mentre e 
stato adottato un Ingegnoso 
sistema di crick per sopperire 
alia mancanza di elevatori piii 
potent!. In complesso, duran
te 1 lavori, sono state scoper-
te e adottate dagli operai 207 
Innovazioni di ogni tipo che 
hanno permesso di realizzare 
aumenti nel rendimento del 
Iavoro variant! dal 10 al 100**. 

H treno si e allontanato 
verso Haiphong da pochi ml-
nuU.e gia la folia delle bici
clette ha invaso le due careg-
giate ai latl della rerrovla. Piu 
a valle, nel Flume Rosso, al-
tri operai sono gia al Iavoro 
per smontare i due ponti di 
barche che sino ad oggi col-
legavano Hanoi aU'altra riva 
del fiume. 

Massimo Loche 

voce numerose delegaziom 
che si recano in Parlamento 
dove son9 ricevute da depu-
tati e senatori del PCI, della 
Sinistra Indipendente. del PSI 
e della DC. II sen.-Fanfani 
afferma che la esigenza po-
sta dalle delegazioni t e con-
divisa dalla maggioranza del 
paese e dalla maggior parte 
di coloro che il paese ha 
mandato in Parlamento*. 

E" generale la convinzione 
che la, ,cri?i e al suo apice, 
che noil vi si pu6 piu assi-
stere passivamente. Se ne ri-
parla ancora una volta in Se
nato. II 28 ottobre, il ministro 
degli Esteri escogita una pie-
tosa formula per scantonare 
in qualche modo dall'esigen-
za del 'riconoscimento di 
Hanoi. Dice che comincerebbe 
ad avviare gli atti per il ri
conoscimento « qualora risul-
tasse che la riunificazione del 
Vietnam apparisse un'ipotesi 
a lunga scadenza*. Sono i 
giorni in cui il mondo ha 
appreso il testo degli accordi 
di pace che gli americani ri-
fiutano di firmare. L'opinio-
ne pubblica e amaregglata e 
preoccupata: l'accordo e'e ma 
la guerra continua. Cosa vo-
gliono ancora gli americani? 

Esce un nuovo appello di 
«Italia-Vietnam »: lo firmano 
esponenti di tutti i partiti :e 
le forze sociali e' culturali 
dell'ar'co dostitjizipria^e. Depu-
.tati\ 'd?l\o,',^^ :spnje>ame)i-
• to 3 soJtQ?c#yonp\t'u'"nai. lettera 
indirizzata a Nixon: essa e. 
implteitamente,..- indirizzata 
anche ai governanti italiani. 
Mentre in Italia ha inizio, su 
imziativa della CGIL, il c Me-
se del Vietnam » che si con-
cretizza anche nella raccolta 
di fondi e di medicinali. ad 
Hanoi, il primo ministro Pham 
Van Dong si incontra con due 
deputati della sinistra dc 
(Fracanzani e Bonalumi). 

Siamo a Natale e Nixon con-
suma l'ultimo crimine: scate-
na la terribile ondata di bom
bardamenti su Hanoi riceven-
do tuttavia una risposta di 
imprevista durezza dai difan-
sori della capitale vietnamita. 
Lo sdegno dell'opinione pub
blica travolge ogni residuo 
e ipocrito diplomatismo: il 
Consiglio dei ministri. per 
la prima volta, esprime la de-
pjorazione, dell'Italia per la 
ripresa a, deii-xtombardamenti 
i proprio mentre il mondo si 
attendeva la 'pace. 
•'I/olttnid ^o^fttrnto'i'iparla-

merttare10 prima"' della' firma 
dell'accordo di pace avviene 
il 3 gennaio 1973 alia Com-
missione esteri della Came
ra. II ministro Medici sta 
partendo per la Cina. Potreb 
be essere il momento giusto, 
in ogni senso, per chiarire 
definitivamente l'atteggiamen-
to verso il problema del ri
conoscimento di Hanoi. Ma 
il rappresentante del governo 
ripete pari pari la formula: 
avvferemo la procedura se 
si vedra che il Vietnam non 
si riunifica. II segretario del 
PCI replica duramente a que
sta conferma: «E' una tesi 
assurda — dice —. Chiedia-
mo al governo del nostro Pae
se il riconoscimento immedia
te di Hanoi e una presa di 
contatto coi rappresentanti 
del Governo '-Tivoluzionario 
prbvVfsorio- del" Sjud »,' Affer-
m[^fpni^n'a'l6g)ie\fa^hp i dc 
O/a^elli e' Fracanzani, (il mi
nistro ricevera inyece.-l'appog-
gio degli altri due • com mis-
sari dc: Russo e Di Giannan 
tonio), e i socialisti Vitto-
relli e Zagari. Socialdemocra-
tici e liberali sono irrespon-
sabilmente assenti. 

II 24 gennaio viene siglato 
a Parigi l'accordo quadripar
tite di pace; qualche setti 
mana dopo si riumsce la 
Conferenza internazionale sul 
Vietnam. Anche daU'interno 
della diplomazia italiana vie 
ne una pressione per il rico 
noscimento di Hanoi: se ne 
fa portavoce il gruppo « Far-
nesina democratica» mentre 
au tore vol i consessi pubblic; 
(come il Consiglio comunale 
di Roma) sollecitano un tale 
atto. Si muovono ancora ',t 
correnti della sinistra dc. ma 
ormai la questione e matura-
ta a Iivello ufficiale. II 16 feb 
braio. Xuan Thuy, in visita 
in Italia, s'mcontra col Papa 
e col ministro degli Ester. 
italiano. Con tutta probabili-
ta e awjata. sia pure in ma> 
do < in forma le >. la procedura 
per il riconoscimento. 

II 6 marzo. il gruppo de-
mocnstiano della Camera pre-
senta una mozione che mvi-
ta il governo « a stabilire le 
modalita necessarie perche 
venga awiato al piu presto 
il negoziato... alio scopo di 
raggiungere un'intesa sulla 
normalizzazione delle relaz.o 
ni fra i due paesi e sullo 
stabilimento dei rapporti di
plomatici fra i governi di Ro
ma e di Hanoi >. La notizia 
non fa sensazione: cio che 
qualche anno addietro sareb
be apparso come un atto di 
grande coraggio, assume ora 
i contorni di un atto dovuto 
e pacifico. E* il segno di 
quanto grande sia stata la 
pressione degli awenimenti e 
della gente; e il segno di 
quanto abbia potuto l'eroica 
determinazione del popolo 
vietnamita. 


