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La grande manifestazione atforno all'Unitii 

Ricchissima 
esperienza 

dal «Festival 
di Venezia » 

Rapporto reale con la citta, con il suo dramma 
politico e culturale • Indicazioni important! per 
II proseguimento della campagna per la stampa 

II lavoio di tiflessione 
sulla ricchissima esperienza 
compiuta con il Festival na-
7ionale dellV Unita » di Vene-
7ia 6 naturalmente solo agli 
mi/.i, forse anclie perche le 
indicazioni die ne sono uscite 
.sono molteplici. investono 
piani diversi: qualcuno pro-
babilmente \a a modificare 
abitudini mentili penetrate 
anche tra cli noi. Una prima 
riflessione riguarda indubbia-
niente il Partito, a Venezia e 
soprattutto nel Vcneto. Quan-
du si e pensato ed impostato 
il Festival, i dubbi non era-
no pochi, tnolti erano legit-
timi. Nascwano cioe da pro-
blemi reali di difficile solu-
zione: come costruiie le strut-
ture di un Festival dentro 
una citta, come organizzare i 
trasporti delle merci e delle 
persone lungo i canali di Ve
nezia. ed altri ancora. 

Altri dubbi invece. e forse 
assai piu profondi, erano — 
ci pare — d'altra natura. 
Concernevano cioe la capa
city del partito nel Veneto 
di affrontare una simile pro-
va. e l'ampiezza della ri-
sposta d e l l a popolazione. 
Pesava cioe un c e r t o 
eomplesso di minorita die ri 
schia di determinare una sor-
ta di abitudine a non osare. 
Soprattutto pud impedire al 
partito ed ai .suoi gruppi di-
ligenti di cogliere quello che 
si muove tra le masse, le 
novita che si producono nei 
loro orientamenti. le esigen-
zo nuove che propongono. Ba-
sti dire che nel Veneto su 
sette Federazioni solo in due, 

fmo all'aniH) scorso. c'era la 
tradizione ili fare la Festa 
provinciate dellV Unita ». 

Credo si possa affermare 
che da questo punto di vista 
ii grande successo del Festi
val ha rappiesentato una spin-
la formidabile al partito an
che nel Veneto ad avere piu 
liducia nelle proprie forze e 
nolle masse, ad andare con 
coraggio. con grande apertu-
ra all'iniziativa eslerna e di 
massa. A considerarsi. anche 
r.ve 6 piu debole. parte di u-
na grande forza nazionale. A 
questo primo elemento che 
ftbbiamo riferito t-cprattutto a 
noi stessi se ne puo collegare 
in. secondo, piu generate, che 
investe una riflessione di tut-
to il partito su scala naziona
le e di luite le forze demo-
craticlie. 

Al Festival di Venezia - e 
stato sotiolineato da tutti gli 
osservatori — si e svolto un 
eomplesso ricciiissimo di ini
ziative potitiche e cultural! 
di grande impegno. le quali 
hanno conseguito un rapporto 
reale con una grande massa 
di lavoratori e di cittadini che 
hanno fuso il carattere di fe-
stosa seremta con il momen-
to della formaz'one politica e 
culturale. Sarebbe certo erra-
to non valutare come fattore 
importante di »utto cio le ca-
ratteristiche .stesse della cit
ta di Venezia ed il dramma 
politico e culturale che la per-
corre. Del resto proprio que
st! dati ci hanno consigliato 
sin dall'ini/.io una certa im-
postazione. 

Successo oltre le attese 
E tuttavia dobbiamo dire 

che il successo effettivo, non 
artificiale, degli spettacoli di 
prosa, di balletto. di musica, 
delle canzoni popolari, e c c . 
tutti di noievole livello arti-
stico. e stato supsriore alle 
nostre stesse attese. Proba-
bitmente esiste ancora in tut
ti noi una certa sottovaluta-
zicne delle esigenze culturali 
nuove che si sono andate ma-
turando tra le masse — so
prattutto tra i giovani — esi
genze che noi stessi abbiamo 
contribuito ad indurre ma 
che abbiamo qualche timore. 
quale remora a far nostre. 
Non di rado si preferisce cosi 
affidarsi, anche nelle Feste 
dell'c Unita ?. o esclusiva-
mente a certe tradizionali i-
r.iziative di divertimento — 
che in se non sono negative — 
o a spettacoli che non sem-
pre sfuggono alle Jinee di 
quella sottocultura sulla qua
le si vogliono — nell'attuale 
sccieta — orientare e conte-
r.ere le grandi masse popola
ri. 

II calore e 1'entusiasmo de
gli artisti e degli spettatori, 
.'.pesso il loro fondersi, duran
te il Festival, ci hanno det-
to che non dobbiamo sottova-
lutare la maiurita di vaste 
masse popolari anche su que
sto piano. Le grandi lotte o-
peraie. le battaglie social i e 
potitiche che hanno impegna-
t>j strati e zone diverse del 
Paese soprattutto in questi 
uttimi anni hanno determina-
to — e non poteva non es-
?ere cosi — anche una doman-
da di tipo nuovo. piii elevato 
*ul piano culturale. Questa 
che in se appare una novita 
assoluta. non a sufficienza 
forse ha orientato la nostra 
insziativa di partito a livello 
di massa. modificando quello 
che e'e da modificare. assu-

mendo con piu coraggio la 
funzione di stimolo e di gui-
da che anche su questo piano 
i lavoraton, i giovani e piu 
in general** tutti i democra
tic! assegnano di fatto al no
stro partito. 

Infine. un*'jltiina considera-
zione. Abbiamo gia sottoli-
neato sulla nostra stampa. lo 
ha fatto il compagno Berlin-
guer nel suo discorso conclu-
sivo e ne hanno preso atto 
anche organi d'informazione 
di orientamento diverso dal 
nostro. che il Festival della 
< Unita -> a Venecia si e in-
tegrato profondamente con la 
citta ed i suoi problemi- II 
Parco dei ragazzi. 1'organiz-
zazione dei trasporti. fitinera-
rio dell'artigianato. la propo-
sta di una vita culturale di 
tipo nuovo, le mostre sul ri-
sanamenlo. le iniziative svolte 
all'Universita ed altre ancora, 
hanno fatto si che la Festa di-
\entasse davvero un dato co-
rale della vita della citta. K 
questo carattere del Festival 
non ha limitato o relegato ai 
margini I'afflusso dall'ester-
no: al contrarin ha creato il 
clima piu idoneo, piu caloro-
so. piu naturale, diremmo, 
per il visitatore non venezia-
no. 

A questo proposito bisogna 
dire che certamente il carat
tere del Festival era voluto 
da noi fin dalla sua imposta-
zione. Ma e altrettanto vero 
che sulla intuizione, sulla pro-
posta iniziale degli organizza-
tori del Festival c cresciuta 
rapidamente una spinta dei 
compagrii e della citta che ha 
marcato. arricchito l'idea ini
ziale. Anzi. oggi conosciamo 
meglio anche tutte le cose 
che in questa direzione avrem-
mo potuto fare e non abbia
mo fatto. 

Una citta unica ai mondo 
Abbiamo scruto noi stes

si che Venezia e una citta u-
nica al mondo. e il problema 
delta sua salvezza e del suo 
sviluppo e di tale acutezza e 
particolanta che non poteva 
non essere assunio dal nostro 
partito come il motivo ispira-
tcre. per qualche as petto la 
ragione stessa del Festival. 
Pure su tali question!', pero. 
crediamo che 1'esperienza fat-
ta ci possa spingere anche 
altrove. net Veneto ed in tut-
to il Paese, a caratterizzare 
meglio. a dare una fisionomia 
specifica alle nostre Feste ed 
alle nostre iniziative di mas
sa. 

Caratteristiche topografiche 
c natura dei problemi sono 
diversi da citta a citta. da lo
cality a localita. ma i dati pe
culiar! ed i problemi della zo
na in cui si svolge un grande 
fatto popolare come la Festa 
popolare sono esigenze che 
non si possono etudere e che 
assicurano, nella costruzione e 
rello svolgimento della Festa 
stcssa, una partecipazione 
sempre piu effcttiva di tutti 
i cittadini. 

Queste iono solo alcune del
le prime considerazioni die 
sliamo facendo, a Venezia e 

nel Veneto. e che ci impegna-
no neH'ulteriore svolgimento 
della campagna della stampa 
comunista nella nostra regio-
ne. Abbiamo voluto sottopor-
1c ai compagni ed ai lettori. 
anche perche quello di Vene
zia era il Festival d'apertura 
di questa nostra campagna su 
scala nazionale. Si e trattato 
certo di una esperienza parti-
colare e in parte nuova. e 
non c certo facile capirne be
nt tutte le indicazioni ne sa
rebbe giusto gencralizzarte 
tutte. 

K" un fatto pcro che il suc
cesso stesso del Festival si c 
rc-alizzato con il contributo ri-
le\ante di eompagni costrutto-
ri e di t votontari » giunti an
che da altre citta e regioni, 
c che questo Festival hanno 
contribuito a creare e a far 
vivere. Questo ci dice che la 
riflessione comune e la verifi-
ca su scala ampia. nazionale 
— c ad essa abbiamo voluto 
recare un nostro limitato con
tributo — aiuta tutti noi a fa
r t sempre piu delle Feste del
l'c Unita > e della campagna 
della stampa comunista. un 
mrmento vivo e creativo della 
iniziativa politica e dei legami 
di massa del nostro partito. 

Rino Scrri 

Come la Repubblica Democratica del Vietnam ricostruisce sulle rovine della guerra 

La f abbrica nella capanna 
Uno stabilimento dal tetto di paglia per costruire e riparare autocarri anche sotto le bombe - La provincia di Quang Binh, la piu «arata» dagli aerei 
americani: la vita quotidiana ha continuato a svolgersi, ma nel sottosuolo • La «battaglia delle comunicazioni» • Tonnellate di terra rimossa, materiale 
trasportato in bicicletta, mattoni recuperati ad uno ad uno in un arduo sforzo collettivo di rinascita • Sono molti gli episodi di eroismo quotidiano 

Una squadra di donne che partecipa ai lavori d i riparazione del ponte di Cup. 

DALL'INVIATO 
DONG HOI, giugno 

« Dtstruggere la propria ea
rn purche la truppa passi», 
pud apparire una parola il'or-
dine retorica, ma diventa la 
spiegazione di una lunga ed 
croica resistenza sulla bocca 
di un compagno che ci rac-
conta la lotta lunga otto anni. 
sostenuta nella provincia di 
Quang Binh contro gli ame
ricani che venivano con le 
bombe dal cielo e dal mare. 
Ad Hanoi, sui giornali. abbia
mo letto molto a proposito 
della battaglia delle «comu
nicazioni e dei trasporti«, no-
tando che nella distribuzione 
delle decorazioni semplici ca-
mionisti o unita di trasporlo 
rivaleggiano con i piloti dei 
Mig, e con le unita missili-
stiche che hanno a loro ono-
re un bottino notevole di 
« B 52 » abbattuli. 

Ma percorrendo le strode 
della provincia di Quang Binh 
si puo capire che conttnuare 
a far marciare un camion 
sotto le bombe richiedeva un 
coraggio fuori del comune. Le 
strode, i ponti circondati dt 
crateri. le citta ed i villaggi 
totalmente distrutti lo dimo-
slrano. 

Qui, in questa striscia di 
terra che c la provincia di 
Quang Binh. stretta tra il 
mare c le montagne del Laos, 
cordone ombelicale che lega 
il Slid al Nord, si pub coglie
re veramente la dimensione 
della « guerra di distruzione ». 
Gli americani volevano spez-
zare militarmente, con le 
bombe, questo cordone per 
realizzare il taglio politico tra 
Nord e Sud e a questo sco-
po hanno impiegato tutti i lo
ro mezzi, hanno messo in o-
pera tutta la potenza di cui 
potevano disporre, senza mai 
riuscirvi. 

La provincia di Quang Binh 
e stata <r arata» in tutti i 
sensi, e stata sconvolta per 
tanti anni. eppure ha resisti-
io. Perche? La risposta e nel 
racconto delle donne che han
no continuato a riparare con 
coraggio e pazienza cinque 
chilometri di strada, dei pe-
scatori che non lianno rinun-
ciato a pescare, neppure sot
to una pioggia di bombe; o 
ancora nella storia dei medi-
ci e delle infermiere costret-
ti a cambiare di posto ai lo
ro ospedali di paglia e bam-
bu e ad operare in sale sot-
terranee. 

II Vietnam non e povero 
di episodi di eroismo quoti
diano. ma Quang Binh. I'e-
sfremo limite della «quarta 
zona», e forse it punto piit 
alto, perche qui il compito e 
stato piu duro che altrove. In 
questa regione, in cui ogni 

II ventennale degli Editori Riuniti 

«Produciamo un libro al giorno» 
Un successo perseguito con un lavoro duro, tenace, su una linea coerente di politica culturale 
Negli ultimi cinque anni il fatturato della casa editrice si e quadruplicato - II rapporto con i 
punti di vendita - Una proposta di lotta contro il controllo monopolistico deirinformazione 

In un inserto dedicato nel 
1967 dall'£spresso ai proble
mi deU'editoria. gli Editori 
Riuniti venivano classificati 
tra le case editrici che meno 
incidevano nella tradizionale 
rete distributiva. sviluppando 
un fatturato annuo di gran 
lunga inferiore ai grandi com-
plessi italiani. In questi ul
timi cinque anni il quadro 
che allora veniva presentato 
e completamente mutato: il 
fatturato degli Editori Riuni
ti si e quadruplicato e la ca
sa editrice ha ottenuto un 
considerevole quanto originale 
sviluppo dei suoi rapport i 
con il settore della distribu
zione. Nel 1968, infatti, gli 
Editori Riiiniti entrano nel 
circuito della grande distri
buzione attraverso la SPE (So-
cieta di promozione editoria-
lc) e le Messaggerie italiane; 
e oggi la casa sviluppa con 
i libri una serie di rapport i 
e di legami, che vengono de* 
finiti «di collaborazione po
litica e culturale*. Nel cor-
so delle iniziative per il ven-
tesimo anniversario della ca
sa editrice, hanno avuto luo-
go numerosi incontri con i 
librai di diverse citta d*I-
talia. e altri sono in via di 
svolgimento. Manifestazioni 
di questo tipo <che awengo-
no di solito presso le sedi 
delle Messaggenei si sono gia 
svolte a Roma, Padova, Fi-
renze. Bologna. Milano, Tori
no. Napoh, Palermo. Hanno 
preso la parola in questi in
contri. quali autori di libri 
pubblicati dalla casa editrice, 
Emesto Ragionieri, Gian Ma
rio Bravo, Laura Conti, Lu
ciano Bergonzini, Aldo De Ja-
co. Questo tipo di iniziative. 
che costituiscono una novita 
nei rapporti tra le case edi
trici e i «punti di vendita », 
hanno ottenuto notevole suc
cesso e suseitato interesse tra 
i librai. 

«II peso rilevante che ab
biamo acquisito sul mercato 
— dice Marco Rocchi, diret-
tore commerciale degli Edito
ri Riuniti — e il consenso che 
ci vicne da un larghissimo 
pubblico giovamle, sono la 
conferma del fatto che oggi 
siamo una realta e una sta

bile garanzia per una produ-
zione capace di affermarsi an
che in un'area culturale piu 
vasta di quella del movimen-
to operaio nel suo insieme». 
Ma i'aspetto di mercato non 
e l'unico elemento capace di 
spiegare l'interesse che dalle 
librerie italiane oggi viene te-
stimoniato all'attivita della ca
sa editrice. Bisogna conside-
rare infatti che «di fronte 
aU'enorme condizionamento 
esercitato sulla libreria dal-
1'attuale processo di concen-
trazione editoriale, I'awenire 
stesso dei librai e strettamen-
te legato a un'editoria capa
ce di affermare un suo ruo-
lo autonomo di sviluppo cul
turale. non condizionato dal
la logica strettamente specu
lative del grande monopolio. 

Vasto consenso 
dei libra: 

«Per tali ragioni i librai 
danno il loro consenso alia 
nostra politica editoriale — 
conclude Rocchi — che rap-
presenta un freno alia possi-
bile saldatura tra la concen-
trazione editoriale e quella di
stributive. esaltando cosi il 
niolo indipendente della li
breria nella partecipazione po
litica, attiva e quahficata, al
ia diffusione del libro». 

A proposito di « concent ra-
zione » e ben noto che in que
sti ultimi tempi si e verificato 
un grosso terremoto nell'edi-
toria italiana: la FIAT, tra-
mite 1TFI e retas-Kompass, 
ha proceduto all'assorbimento 
e al controllo di una serie di 
case editrici (Bompiani. Bo-
ringhieri, Adelphi) dando un 
roipo di acceleratore a quel 
processo che segna la «mar-
cia del grande capitale» sul
la cultura italiana e sul vec-
chio ceppo deU'industria edi
toriale. L'innesto finanziario 
dei grandi monopoli porta 
con se, sotto la vernice del
la razionalizzazione di un set-
tore industrial profondamen-
te arrctrato, la progressiva 

riduzione dell'attuale pluralita 
di voci, insieme con il con
dizionamento deirinformazio
ne e delle scelte editoriali per 
affidare la produzione alia lo
gica del profitto. 

La proposta che gli Editori 
Riuniti rivolgono alle forze 
impegnate nell'editoria, per 
contrastare questa progressi
va tendenza al controllo e al
ia manipolazione deirinforma
zione culturale, e quella di 
un'intesa di lotta tra le ca
se editrici progressiste, capa
ce di collegarsi al movimen-
to di massa dei lavoratori i-
taliani, esercitsndo una pres-
sione in direzione dello Sta
to per promuovere il decen-
tramento culturale, per un 
nuovo rapporto deU'editoria 
qualificata con le Regioni e 
con tutto il tessuto demo-
cratico locale. 

Questa battaglia presuppone 
1'allargamento continuo del 
consenso di massa attorno al
ia produzione libraria. Lo svi
luppo di un'editoria popola
re, a bassi costi, e una delle 
ragioni fondamentali del suc
cesso degli Editori Riuniti. 
Mario Di Tommaso, ammini-
stratore della casa editrice. 
spiega: «II riepilogo che an-
diamo facendo in occasione 
del nostro ventennale e che e 
stato registrato dalla stampa 
italiana delle piu varie ten-
denze. ha indotto molte per
sone a riflettere sugli even-
tuali perche del nostro suc
cesso. D'altro canto la nostra 
presenza ormai marcata nel
le librerie, nelle mostre e nel
le vetrine, nelle riviste cultu
rali e nei quotidiani ha reso 
visibile a tutti il nostro bal-
zo in avanti. E da piu parti 
ci sentiamo ehiedere: come 
avete fatto, quali sono i se-
greti di questa notevole avan-
zata della casa editrice? Ora, 
e chiaro che non abbiamo u-
sato ricette segrete per arri-
vare ad essere quelli che sia
mo. La nostra storia e que
sta: venfanni di lavoro duro, 
tenace, su una linea coerente, 
anche quando ' il marxism© 

non era " merce" di larga 
vendita, anche quando sem-
bravamo degli ostinati votati 
airisolamento. Cost e a\rvenu-
to che, quando e scoppiato 
il boom dell'ideologia, noi 
avevamo il catalogo "ideolo-
gico " piii ricco d'ltalia e per-
cio siamo diventati la mag-
giore fonte di produzione mar-
xista. Basti dire che siamo 
arrivati a produrre circa 220 
titoli l'anno. Se si tolgono le 
giomate festive, cid significa 
che produciamo un libro al 
giomo, cioe usciamo col rit-
mo di un quotidiano, e ad 
altissima tiratura ». 

Una politica 
di bassi prezzi 

«Un'altra ragione del suc
cesso — continua Di Tomma
so — e dovuta al contenimen-
to dei costi generali e speci-
fici. e quindi al livello mode-
rato dei nostri prezzi. Infat
ti almeno due terzi della no
stra produzione libraria si 
presenta con prezzi da edi-
zioni economiche. Sono inte-
ressanti. a questo proposito, 
alcuni raffronti di cifre. Un 
nostro libro, in generale, co-
sta 3-4 lire a pagina, cioe co
me un " giallo " ad altissima 
tiratura e ben riempito di pa-
gine pubblicitarie. Un saggio, 
invece, puo arrivare alle 8-10 
lire a pagina, mentre il costo 
medio degli altri editori e di 
12-14-16 lire. E* chiaro — con
clude Di Tommaso — che si-
mili risparmi sono dovuti a 
una notevole attenzione in tal 
senso, il che smentisce altre-
si il mito della unitarieta as-
soluta del ciclo produttivo-in-
dustriale. Noi ricorriamo spes-
so a piccole aziende artigiane, 
sempre alia ricerca oculata 
del minor costo. Ma questo 
non e tutto. poiche in larga 
misura la nostra economicita 
e dovuta alio stile del lavoro, 
che 6 insostituibile e forse 
inimitabile da altri, in quanto 
e impegno e sacrificio delta-
ti da spirito di partito». 

Duccio Trombaderi 

In una cooperativa agricola della provincia di Quang Binh. 

cosa che emergeva dal suolo o 
si muoveva e stata distrutta, 
bombardata. mitragliata, in-
cendiata, si e continuato a vi
vere e lavoraie. 

II compagno Nguyen Xuan 
Hoot, un responsabile del Co-
mitato amministrativo della 
provincia, ci ha spiegato: « La 
tiostra e una provincia molto 
povera. In altri tempi i con-
tadini erano costretti ad cmi-
grare nel Laos per trovare la
voro, perche qui non c'era da 
mangiare a sufficienza per tut
ti. C'era una sola scuola me
dia inferiore, un solo ospeda-
le con un unico medico e so
prattutto la doppia oppressto-
ne dei feudali vietnamiti e 
dei colonialisti francest». 

La partecipazione alia Resi
stenza antifrancese degli abi-
tanti di Quang Binh e stata 
forte. La strada numero uno 
nel tratto che va da Quang 
Binh fino a Dang Nang era 
chiamata «la strada senza 
gioia» dai camionisti france
st all'epoca. Poi e la libera-
zione e inizia la costruzione 
del socialismo. una parentesi 
pacifica durante la quale la 
produzione complessiva au-
menta di una volta e mezzo. 
Le cooperative si svtluppano 
rapidamente in agricoltura, 
nella pesca. nell'artigianato. 
Questa e infatti una delle re
gioni dove il movimento delle 
cooperative ha conosciuto me
no dtfflcolta per affermarsi. 
Si sviluppano le infrastruttu-
re sanitarie, viene eretto un 
ospedale provinciate e uno 
per ognuno dei sette distretti. 
le scuole si moltiplicano in 
tutti i villaggi, mentre il ca-
poluogo vede sorgere una 
scuola di terzo grado, che por
ta alle soglie della universi-
ta. 

La vita cambia e «la genie 
si rende conto di questi cam-
biamenti», ma gia dal I960 la 
guerra fa di nuovo la sua ap-
parizione: sono operazioni di 
« commandos », infiltrazioni 
di spie, voli di ricognizione 
che aumcniano sempre di piii 
fino all'tnizio dei bombarda-
menti. «Gli americani — rac-
conta il compagno — hanno 
capita I'importanza strategica 
della nostra provincta e han
no cercato di eolpirei creden-
do cosi di spezzarc la lotta 
al Slid». Prima ancora che i 
bombardamenti americani ini-
ziassero. il Comitato Centrale 
aveva chiesto at partito della 
provincia se riteneva di po-
tcr resistere all'aggressione. 
<r Noi abbiamo lanciato la di-
scussione tra la popolazione 
per poter rispondere alia do-
manda del Comitato Centrale. 
Non era una cosa facile, non 
avevamo nessuna esperienza 
di guerra aerea. ma eravamo 
ben decisi a resistere. Alia fi
ne rispondemmo che in tutte 
le condizioni il popolo avreb-
be resistito all'attacco. Ma 
eravamo tnquieti. preparata-
mo la difesa senza sapere se 
la popolazione avrebbe aru-
to la forza di reagire. Sareb
be bastato un momento di 
panico per disorganizzare tut
ta la nostra difesa. Poi la ri
sposta alle nostre inquieludi-
ni c venuta da sola. II 2 feb-
braio del 1965 molti aerei han
no atlaccato Dong Hoi e tut
to ha funzionato: la contrae-
rea, la milizia con i suoi fu-
cili, hanno fatto il loro dove-
re. la popolazione ha manie-
nulo la calma c quel giomo 
abbiamo abbattuto Ire aerei ». 

II racconto si fa ora ricco 
di episodi di eroismo. dt tra-
gcdie individuali c eollettirc. 
di distruzioni. Le famiglic 
rcngono evacuate nelle altre 
province, quelli che rcstano 
sono dispersi nella campagna, 
si scavano rifugi dappcrtutto 
e si continua a loltare e a 
produrre per quanto le con-
dtzioni di guerra lo permetto-
no. E soprattutto, si conti-
nuano ad assicurare comuni
cazioni e trasporti. Ogni tron-
co di strada c affidato alle 
cure di un gruppo e di tutti 
gli abitanti della zona; si or-
ganizzano le * brigate di choc » 
che intervengono immediata-
mente dopo ogni bombarda-
mento per riparare i danni 
piii gran. 

Ma non si tratta solo di 
strode: bisogna assicurare per 
csempio la riparazione dei ca
mion e sorgono cosi dcVe of-
ficine di riparazione. Ne ab
biamo potuto visitare una a 
circa quindici chilometri a 

nord di Dong Hoi. E' diffi
cile qui distinguere una fab-
brtca da un ospedale o da 
un vtllaggio di contadini; non 
vi sono altro die delle ca-
panne scminterrate nelle qua
li si lavora o si vive. L'offi-
cina. estesa su una grande 
supcrficie dispersa tra la ve-
getazione. ha 185 operai c 
tecnici. Nel 197- ha riparato 
101 autocarri ed effettuato al
tre 160 riparazioni piii legge-
rc. In realta non si tratta 
dt riparazioni, ma di ricostrtt-
zioni totali. Abbiamo vtsto 
per csempio la fabbricazione 
di pistoni, di biellc fatte da 
un gruppo di ragazze sotto la 
guida di un anziano operaio, 
fiero di poter ci dare tutte le 
spiegazioni tecniche in fran-
cese. Da due o tre camions 
bombardati se ne ricostruisce 
uno nuovo, c a volte e neces-
sario fare ex novo dei pezzi 
di ricambio. Ci raccontano 
anche come una volta abbia-
no permesso ad un camion 
militare di ripartire rapida
mente adattando un motore 
cinese ad un camion sovieti-
co. «Non e poi cosi difficile 
— aggiunge sorridendo il com
pagno che parla — la conce-
zione meccanica e la stessa ». 

Gli operai di questa fabbri-
ca hanno anche saputo spa-
rare. Nella nuova capanna 
« direzione » spicca un grande 
cartellone nel quale un enor-
me fulmine giallo colpisce un 
aereo americano, mentre da 
un lata un autocarro tutto 
nuovo avanza sulla strada. Di 
cartelloni simili ne abbiamo 
visto molti altri, un po' dap-
pertutto. perche Quang Binh 
ha il primo posto nella sta-
tistica per gli aerei abbattut't: 
in tutto 703. secondo quanto 
ct hanno detto i responsabili 
locali e quanto risulta dalla 
« graduatoria nazionale ». 

Altri risultali sono piii dif-
ficili da esprimere in numeri 
e forse c impossibile conoscer-
11. Quanti milioni di metri 
cubi di terra sono stati ri-
mossi per colmare i crateri o 
rifare strode distrutte? Quan
ti mattoni sono stati pazien-

temente recuperati dalle case 
distrutte per costruime di 
nuove? Quante tonnellate di 
materiale sono state traspor-
tate con i camion, sulle giun-
che, sulle biciclette, a spalle? 
Difficile rispondere. anche per
che il lavoro non e ancora fi-
nito. Le domande sulla rico-
struzione, sui progetti per il 
futuro trovano delle risposte 
vaghe. Per ora si devono sa-
nare le ferite della guerra. 
poi si vedra. Vi sono dei pro
getti ambiziosi come uno di 
sistemazione idraulica per evi-
tare le conseguenze della sic-
cita e della erosione dovuta 
alle piogge violente. lucre-
mentare la produzione risico-
la, che qui in media si atte-
sta sulle qttattro tonnellate 
per ettaro, per raggiungere 
I'obiettivo nazionale delle cin
que tonnellate, richiede dei 
grandi lavori oltre alia ricer
ca di sementi selezionate ed 
adatte al suolo e alle condi
zioni climatiche della zona. 
Ma ci sono 200.000 abitazioni 
da ricostruire e 130.000 sco-
lari che studiano in capannc 
di paglia; questi sono cempiti 
prioritari. 

Lo sviluppo delta pesca. del
la coltivazione di piante in-
dustriali sono altri obiettivi 
del futuro come lo sfrutta-
mento razionale della ricchez-
za in legname prezioso delle 
montagne. Da queste attivita 
potra nascere una industria 
che qui non e'e praticamente 
mai stata, ma questo appar-
tiene alle ipqtesi di domani. 
come appartiene alle ipotesi 
piii lontane quella della co
struzione di un centro turi-
stico in quel luogo tra il ma
re e la montagna che c stato 
cantalo dal poeta nazionale 
Nguyen Du. 

Per tutto questo sura ne-
cessario che venga messo in 
piedi tin piano a lungo ter-
mine, ma non e ancora il mo
mento. L'essenziale adesso e 
ricostruire le prime strutture, 
le prime case, le prime scuole. 

Massimo Loche 
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Quaderni di Rassegna 
Sindacale n. 41 
I CONGRESSI CGIL 
La lir.ea della CGiL attraverso 
i var i cencressi dal 1945 ad 
oggi ed una conversazione con 
Luciano Lama sul «Sindacato 
d i classe ten ea oggi » 
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L'ORGANIZZAZIONE 
SOCIALE 
DEL CONSENSO 
La violenza, ccme si dice ccmu-
nemente, chiama violenza e 
questo dct to ormai popolariz-
zato, non riguarda affat to gl i 
opposti estremismi che sono 
una strumentalizzazione della 
lotta d i classe, ma r iguarda, 
soprattut to. i rapport i d i po-
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lo ha e chi non lo ha. 
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