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Totale 
fallimento 
del piano 

. anticomu-
nista USA 

nel Vietnam 
del Sud 

Queste foto Bono state 
pubblicate dalla rlvlsta 
americana « LIFE » 

jsti sono pamgiani viemamm Trucidan in una paiude del Delta dagli uominj di Diem 

«Credevamo di airfare Diem 
ma armavamo i partigiani» 

€ Cid che appare piu 
preoccupante e il fatto che 
il Vietnam sembra trovar-
si attualmente, come era 
sette anni fa, soltanto al-
Vinizio della soluzione del 
tuoi piii gravi problemi in
terna. Tutte le difficoltd at-
tuali esistevano gia nel '55. 
Ma ora siamo giunti a set
te anni dopo, dopo avervi 
speso due miliardi di dolla-
ri di aiuti. E, tuttavia, sus-
$lstono sostanzialmente le 
stesse difficoltd, sepxjure 
esse non sono aumentate >. 
Questa affermazione, con-
tenuta in un rapporto stila-
to dal sen. Mike Mansfield, 
leader della maggioranza 
del Senato americano, al 
termine di una inchiesta 
condotta nel Vietnam del 
Sud, sembra descrivere 
tnegllo di ogni altra che sia 
ttata fatta da parte ame
ricana, il fallimento della 
azione degli Stati Uniti in 
questa parte del mondo. Es-
ta cppare anche estrema-
mente lucida, e aderente al
ia realtd: non vi e alcun 
dubbio, infatti, che per gli 
Stati Uniti la situazione e 
peggiore oggi di -quanto 
non fosse negli anni pas-
iati. 

Diclotto mesi fa ii « pia
no Staley > preyedeva la 
« pacificazione > del Viet
nam del Sud entro un an
no e mezzo. Questo perio-
do di tempo e gia. passato 
t la * pacificazione > non 
vi e ttata; I'ammiraglio 
Felt, eomandante delle for
te armate americane del 
Pacifico, ha cost posto una 
nuova Mcadenza: <fra tre 
anni — egli dichiarava il 
30 gennaio a Saigon — 
avremo vinto >. Avremo 
vinto, svedficava, quando 
il 90 per cento della popo-
lazione delle campagne sa
rd dalla nostra parte. 

Come le cose stanno og-
gi, non sembra che I'otii-
mismo dell'ammiragllo Felt 
sia molto giustificato. 11 
76 per cento delle campa
gne nel Vietnam del Sud 
sono controllate dai parti
giani, mentre nelle cittd il 
movimento di resistenza 
guadagna strati sempre 
piii vasti della popolazione. 
Inoltre, strane cose stanno 
accadendo, che vengono 
a smantellare la slcurezza 
ostentata dagli americani 
in quelle stesse zone in cui 
essi credevano di essere al 
ticuro. La piu sensazionale 
e forse quella verificatasl 
Ira le tribii che abitano gli 
altopiani centrali. Uomini 
delle *special forces* ame
ricane si erano installati in 
queste zone creandovi una 
milizia locale, armandola, 
istruendola, impiantando 
fortini, organizzando il pat-
tugliamento di zone sem
pre piu vaste. 

A metd gennaio, dopo 
mesi di frenetica attivita, 
le « special forces » annun-
ciavano, come un grande 
tuccesso, che i «monta-
gnards ,̂ considerate fi.no a 
poco tempo prima fieri av-
versari della dittatura di 
Ngo Din Diem e alleati dei 
partigiani. affluivano sem
pre piii numerosi nelle file 
della milizia pro-america-
na, pro-diemista e antico-
munista. Ma qulndici aior-
tii dopo, all'improvviso, il 
quadro cambiava. Gli ame
ricani, dopo che i partigia
ni senza colpo ferire ave
vano occupato e distrutto 
una delle piii importanti 
fortificazioni degli altopia
ni, quella dl Pleirona, si 
rendevano conto di aver or-
ganizzato, rifornito, cura-
to, istruito ed armato... i 
partigiani stessi. « Vaspet-
to piii preoccupante dl 
questa sconfitta — scrive-
va poi Newsweek e stata 
la prova che i montanari 
appoggiano ancora i Viet-
rong (i partigiani -n.d.r.)». 
E cost le « special forces » 
incominciarono un altro la-
voro: quello di tentare di 
disfare cid che nvevano 
fatto con tanta pazienza e 
tanto impegno, andando di 
villaggio in villaqgio a 
chiedere la restituzione 
dtlU armi che avevano di-
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I « marine » del dittatore non fannb distinzioni d'eta 

stribuito con tanta larghez-
za. Nella sola zona di Dan-
metkuot ne avevano distri
bute settemila. Preghiere, 
promesse, denaro (fino a 
300 piastre per ogni arma 
restttuita, una somma che 
nessun montanaro vietna-
mita ha *nai visto in una 
volta sola), sono valsi ad 
ottenere finora la restitu
zione di sole 800 armi: le 
altre sono state poste ad 
un uso migllore... 

Ma il deterioramento 
della situazione, lasciato 
intravvedere dal senatore 
Mansfield nel suo rappor
to, non ha solo aspetti pu-
ramente miiitari. Esso 
aspetti piii squisitamei 
politict, meno propaganda-
ti, ma talvolta piii 
(sempre dal punto di 
di Washington). Esfo ri-
guarda, da un lato,Jl prw 
blema dei rappowti tra 
americani e « diemisf! > a 
tutti l licelli, suljpiano di
plomatic e su quello mili-
tarc; e. dalValvo, il pro-
blema stesso del tipo di 
governo che iiede a Sai
gon. 

1 rapporti fra america
ni e € diejnisti » non po-
trebbcro essere, oggi, piii 
tesi. Essi non sono mai sta
ti idillici, ma la sconfitta 
riportata ai orimi di gen
naio ad Ap Bac da duemf-
la « ritrrrmti » battuti da , 
300 partigiani, con Veca-
tombc di elicotteri ameri
cani che la caratterizzd, ha 
acuito i contrasts Gli ame

ricani ritengono di avere 
diritto ad avere voce in ca-
pitolo in oghi operazione 
militare, a.? comandare * 
non solo a « consigliare *, 
poiche sono loro che for-
nisconojdollari, armi ed 
aeret, le 12.000 uomini), 
loro in sostanza a-pagare 
la guerra. I «diemisti >, 
per dontro, che si vedono 
adu&bitare la colpa di ogni 

'\fitta, di ogni fallimen-
tafdei piani preparati dagli 

ericani, e di ogni suc-
:esso partigiano, comincia-

no a sospettare di aver tro-
vato dei nuovi padroni, an-
ziche degli alleati, e di es
sere considerati piu o me
no dei coloniali di nuovo 
tipo, da parte di nuovi co-
lonialisti. 

In questa situazione/ i 
piii sevsibili ai motivi del
la dignitd nazionale diser-
tano e si uniscono ai par-

. tigiani, altri attendono pas-
sivamente lo sviluppo de
gli avvenimenti. Altri an-
rora accarezzano quella 
idea che ha sempre avuto, 
presso gli stessi americani, 
un grande fascino: quella 
di eliminare Ngo Din 
Diem, e sostituirlo con 
qualcuno che, senza muta-

• re gli obiettivi sostanziali 
della guerra, non abbia le 
stimmate del dittatore san-
guinario, del corrotto, del 
nepotista, che contraddi-
stinguono Ngo Din Diem, e 
possa trovare metodi piu 
duttill 9 piu realistici di 

lotta. < La vittoria sui co-
munisti — scriveva pochi 
giorni fa sul New York Ti
mes David Wurfel, della 

Universitd del Missouri — 
e impossibile finche la fa-
miglia Diem rimarrd al po-
tere. Il piii forte, e forse 
il solo sostenltore di que
sto regime, oggi, e il go
verno degli Stati Uniti... 
Piu di un anno fa a Sai
gon mi fu chiaro che la 
rimozione di Diem era il 
desiderio quasi universale 
di coloro che non dipendo-
no, finanziariamente, dal 

' governo. Cost I'appoggio 
che gli americani gli dan-
no in vite e in piii di un 
milione di dollari al gior-
no viene gettato al vento; 
e vite e denaro continue-
ranno ad essere gettati al 
vento finche i vienamiti 
non comunisti non avran-
no un capo che essi pos-
sano rispettare e seguire. 
Un mutamento di governo 
a Saigon e certamente una 
cosa rischiosa. Ma un ri-
*chio aprirebbe una possi-
bilitd di successo, mentre 
il rifiuto di rischiare com-
porta soltanto la sicurezza 
del fallimento... >. 

Quanto vicino sia il ro-
vesciamento di Diem da 
parte degli americani non 
e naturalmente possibile 
sapere. Forse non vi si & 
affatto cicini, proprio per 
il rischio che I'operazione 
comporta. Ma non e senza 
tignificato U fatto che 

Diem abbia adottato in 
questi giorni misure che 
sarebbero incomprensibili 
se egli non sentisse che 
qualcosa di nuovo e di pe-
ricoloso e nell'aria: come 
Vordine impartito agli uf-
ficiali < diemisti > di certe 
regioni miiitari di incon-
trare gli ufficiali americani 
solo nelle ore di servizio. e 
per servizio, troncando 
qualsiasi rapporto di altro 
genere. Il timore che, stan-
do insieme troppo a lun-
go. essi potessero architet-
tare un colpo per row-
sciarlo, e piu che traspa-
rente. 
• Resta una domanda: ro-

vesclare Diem, quali sa
rebbero le possibilifd che 
Vattuale situazione muti 
realmente nel senso dcsl-
derato dagli americani? La • 
risposta sembra abbastan-
za facile, anche se do po-
trd portare qualche com-
plicazione alia lotta popo-
lare: poichi, se non cam-
bieranno gli obiettiri (re-
pressione totale del mooi-
mento popolare) e se non 
muteranno i metodi (tnas-
sacri indiscriminati, orrori 
senza fine, deportazioni in 
massa delle popolazioni) i 
dati fondamentali della 
guerra nel Vietnam del 
Sud rimarranno immutati. 
E rimarrebbe quindi im-
mutata la risposta popo
lare. , 

Emilio Sarxi Amide 
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HIRACOLO A IULAN0 

erano 
bambine operate 

13-14 anni nel maglificio per 1.000 lire al giorno - Pronfa denuncia del Sindacato 

Dalla nostra redazione 
MILANO, 28. 

Al Maglificio ORSO di 
Niguarda, di proprieta dei 
signori rag. Carlo Del Torre 
e Renato Lecchi, da mesi di-
ciaesette bambine-operaie la-
vorano nei due reparti . di 
produzione, nonostante le 
precise norme di legge che 
vietano lo sfruttamento del
la mano d'opera minorile. 
Diciaesette bambine, la piii 
grande delle quali non ha 
ancora compiuto i quindici 
anni, lavorano a cottimo nel-
1'enorme stanzone che rac-
coglie le macchine, cucendo, 
tagliando, rifinendo migliaia 
e migliaia di capi di bianche-
ria di produzione del magli
ficio ORSO, 

Da due giorni le operaie-
bambine hanno imparato a 
scioperare contro le inaudite 
condizioni di lavoro, prima 
ancora che secondo le leggi 
vigenti fosse loro permesso 
di lavorare. La scoperta di 
questo nuovo caso di sfrutta
mento di mano d'opera mino
rile e avvenuta in segirito ad 
un atto di raRpresaglia per-
petrato dalla ditta in seguito 
alio sciopero (il primo) in so-
lidarieta con i metaLmecca-
nici. II giorno successivo la 
ORSO effettuava la serrata. 
Da questa rappresaglia, ulti
mo di una serie di provvedi-
menti ' che avevano via via 
esasperato le maestranze, ini-
ziava un'agitazione sfociata 
limed! nello sciopero. 

II picchetto delle lavora^-
trici davanti alia fabbrica si 
presentava piii come un grup-
po di scolare in attesa di en-
trare fn aula, che come un 
picchetto di operaie. 

II sindacato Abbigliamen-
to-CGIL ha sporto denuncia 
all'Ispettorato del Lavoro. 

Per 6.200 lire alia settima-
na Adele Graziella, da Nova 
Milanese, via Andrea Do. 
ria 2. lavora da sei mesi alia 
ORSO. Compira quattordici 
,anni I ' l l maggio. E' figlia di 
hrfmigrati, da poco la sua f a-
miglia si 6 trasferita al Nord. 
Il bilancio familiare ha biso-
gno anche del contributo del
la piccbla Graziella, che deve 
ogni giomo. per guadagnarsi 
la settimana, cucire e « pun-
tare> 85 mazze di slips.. Ogni 
mazzo e costHuito da 24 slips, 
per un iotale^quindi di 170 
dozzine circa al t giorno. 

Antonietta Prahze ha com
piuto i 14 anni il 15 di aprile 
dell'anno scorso. Suo padre 
e manovale, la madfe casa-
linga ed ha altri 6 fratelli, tre 
piu grandi di lei, tre piuS)ic-
coli. Non sempre il padre la
vora. L'invemo rigido di que\ 
st'anno ha bloccato i cantieri 
edili. Antonietta da un anno 
lavora alia- ORSO. E' immi-
grata dalla Calabria. 

Anche il padre di Marian-
gela Licata e un manovale 
edile. Mariangela, nata il 10 
giugno del 1949, lavora da un 
mese alia ORSO. Abita a CaL 
derara. con la madre, il pa
dre ed altri quattro fratelli. 
« Ci tengono senza libretti > 
ci ha detto. La vita di mise-
ria che ha condotto nel Sud, 
gli stenti in casa prima della 
immigrazione e la possibilita 
ora di guadagnarsi quattro 
soldi, gli hanno fatto cono-
scere solo i diritti di un'ope-
raia, non quelli di una ado 
lescente che dovrebbe tutto-
ra andare a scuola. 

Rosalia Lombardi, com pie 
quindici anni a marzo. Da 
otto mesi lavora alia ORSO 
e confeziona 85 mazze d: 
slips ogni giorno per 137 lire 
all'ora. Otto ore di lavoro. 
che possono diventare anche 
nove se la produzione alia fi
ne della giornata non e fini-
ta, senza che Tora straordi-
naria venga conteggiata. 

Graziella Pallavicini, di 14 
anni appena cempiuti, per 
170 lire all'ora confeziona 
circa 600 dozzine di slips ogni 
giorno. Sono in sette in casa, 
cinque fratelli, il padre e la 
madre. 

Iole Toso b Tunica a lavo
rare in famiglia. Ha com
piuto i 14 anni il 19 gennaio 
scorso. E* orfana di padre, 
vive con la madre ed altre 
due sorelle. La madre accu-
disce alia casa ed alle sorel-
line piu piccole. Lei, per 137 
lire l'ora, si rompe le spalle 
su 80 mazze di mutande al 
giorno, da cucire e tagliare. 
Da sei mesi lavora alia 
ORSO, da sei mesi, nonostan
te la sua giovanissima eta, e 
capo-famiglia 

Anna Capucci e un'altra 
figlia di immigrati. Abitano 
in due stanze dove sono stati 
collocati alia meglio ben 14 
letti. In casa infatti sono in 
dodici figli, il piu grande ha 
23 anni, il piu piccolo uno e 
mezzo. La madre e di nuovo 
incinta. Anna guadagna 137 
lire, come una sorella piu 
grande che lavora anch'essa 
all'ORSO. 

Bianca Mazzoni 

MILANO — Alcune delle operaie-bambine all'uscita del maglificio. (Telefoto) 

La lotta nella fabbrica romana 

Fiorentini invia 
lettere minatorie 

Commoventi episodi di solidarieta popolare con i quaranta 
operai licenziati per rappresaglia 

V impennata reazionaria 
della < Fiorentini > ha rag-
giunto ieri limiti scandalosi 
e intollerabili. La direzione 
dell'azienda romana, mentre 
i 40 operai licenziati per rap
presaglia continuavano a di-
mostrare sulla via Tiburtina 
e raccoglievano commoventi 
p\pve di solidarietd popola. 
re^ha disertato le trattative 
conhqeate dall'Ufficio pro-
vinciale del lavoro ed ha in. 
v'uito atutti i dipendenti una 
specie dl-slettera minatoria, 
nella qualtssi confessa aper-
tamente il xarattere provo-
catorio della\appresaglia. 

La < Fiorentini >, che ha 
inviato la letteru, alle dbi-
tazioni di operai e\impiegati 
sperando di spavehtare le 
mogli e le madri, smentisce 
di attraversare un peribdo di 
difficoltd produttive e oiffer-
ma anzi che nel 1963 la pro
duzione di escavatori, aufo-
grii e impianti per la /ran-|\ 
tumarione aumentera del 20 
per cento. 

71 secondo punto della let-
tera c dedicato alia svaluta. 
zione delle conquiste ottenu-
te con il nuovo contratto. 
Dopo aver ricordato che gli 
operai hanno effettuato com-
plessivamente 125.000 ore di 
sciopero, Fiorentini sostiene 
che i dipendenti godevano 
gid dei benefici previsti dal 
contratto e non si accorge di 
darsi in tal modo la zappa 
sui ptedt: i sindacati aveva
no ripetutamente offerto la 
firma di un accordo azien-
dale sulla base del protocol-
lo di acconto ma non erano 
riusciti nel loro intento per-
che" Fiorentini non voleva 
accettare le rivendicazioni 
riguardanti i diritti sin. 
dacali. 

La lettera della direzione 
aziendale prosegue confer-
mando H taglio dei cottimi 
e termina rivelando senza 
mezzi termini i criteri con i 
quali sono stati fatti i licen. 
ziamenti: «non si tratta di 
alleqgerimenti (sic!) per ri-
duzione di personale ma solo 
di provvedimenti discipli-
nari. Per chi vorra lavorare 
onestamente e seriamente vi 
sard sempre posto nello sta-
bilimento di Roma e Vallon-
tanamento dpi nemici del
l'azienda, e" la mialiore aa-
ranzia per il fnturo degli 
operai che restano ». 
- Se Fiorentini credeva di 

poter dividere gli operai, con 
le mtnacce, isolando i licen
ziati e ammutolendo gli al
tri, ha sbagliato i suol caU 
coli. Ieri tutti i lavoratori 

hanno contlnuato a lottare: 
per sei volte i lavoratori 
hanno interrotto la loro at-
tivitd e si sono stretti attor-
no alle vittime della rappre
saglia che sostano in perma-
nenza davanti alia sede del
la direzione. 

E' in corso intanto una ga-
ra di solidarietd da parte de. 
gli operai della zona Tibur
tina, Per tutta la giornata 
dalle borgate e dai quartieri 
della periferia gruppi di 
donne si sono recate alia 
< Fiorentini > e hanno offer. 
to ai 40 licenziati doni e de
naro. La sottoscrizione ha 

raggiunto in poche ore piu 
di centomila lire. Una dele-
gazione della Federazione 
del PCI, guidata dal compa-
gno Bufalini, ha portato alia 
C. I. della Fiorentini una let
tera nella quale si conferma 
Vimpegno dei comunisti per 
aiutare concretamente gli 
operai in lotta; sono anche 
state versate 50.000 lire. 
- Nella tarda serata la que-
stione della Fiorentini e sta
ta sollevata in Campidoglio 
dai consiglieri comunisti. E' 
stato chiesto alia Giunta di 
solidarizzare con i lavora. 
tori. 

ABBONAMENTI 
I'Unita elettorali a 

Ogni Federazione, ogni sezionm 
Btawdno una somma ~ 
dal bilancio elettorale 
per assicurare • la presenza 
deWUnita: 

0 in tutte le localita ove II giornale non 
arriva regolarmente 

# nei centri dl ritrovo e nei locali pubblld 
frequentati dai lavoratori 

0 nelle famiglie cui il giornale viene dif-
fuso soltanto la domenica 

L'abbonamento elettorale, 
alia tariffa speciale di lire 900, 
decorrera dal 20 marzo per 
45 giorni (escluse le domeniche). 

Poiche la raccolta si conclude il 10 mono, 
e necessario che gli elenchi e i relativi versa-
mend siano inviati 

giorno per giorno 
alVUjjicio abbonamenti deWUnita, ad evitare 
errori e disguidi che Vinvio concentrato negli 
ultimi giorni provocherebbe. 
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