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La scondalosa vicenda del professore di Brescia 
i * 

L' hanno cacciato 

II professor Giuseppe Gllardlnl 

Ie atrocita del nazif ascismo 
V incredibile provvedimento, avallato dal sottosegretario socialista alia P. I., ha suscitato le proteste 

dei familiari degli alunni — II trasferimento « per servizio » in una scuola della provincia 

Dal nostro inviato BRESCIA, 8 
Un professore che fa del suo passato di partigiano e dell'insegnamento i soli scopi della sua vita; un prov-

feditore agli Studi sul quale ancora pesano i trascorsi fascisti; un ispettore ministeriale uso ad applicare quei 
egolamenti che rendono impossibile la vita democratica nella scuola italiana; un sottosegretario socialista alia 
'ubblica istruzione che avalla con la sua firma le decision! dei burocrati fascisti che, a vent'anni dalla Liberazione, ancora allignano 
[ei ministeri; i ragazzi di una classe di terza media privati, a meta dell'anno scolastico, di un insegnante che stimano: questi i 
Irotagonisti del «caso» esploso a Brescia, ma che mette ancora una volta in discussione tutto l'indirizzo della scuola italiana. La 
lotizia non e nuova, nel senso che ne ha ampiamente parlato, con molto rigore per quanto attiene ai principi e con molte reticenze 

Vista da New York la crisi 

dell'impero U S A in Asia 

D A N A N G — Aerei USA vengono riforniti di bombe pr ima d| un'azione di rappresaglia 

Falchi e <€olombe> 
addosso al Vietnam 

;r quel che si riferisce ai 
Irotagonisti, 1'Eco di Brescia. 

prof. Giuseppe Gilardini, 
anni, ha tutte le carte in 

tgola per insegnare in una 
juola italiana: diploma di 
)ilitazione magistrale, di-

loma di educazione fisica. 
lurea in lettere dell'Univer-
Jta Cattolica. diploma di 
iopedagogia dell 'Universita 
fattolica, esami di concorso 

di abilitazione superati 
[ril lantemente, una lunga 
irie di pubblicazioni e di li-

|ri scolastici adottati nelle 
:uole. Ma il prof. Gilardini, 
le per tre anni e stato s e -
retario provinciale del Sin-
lcato nazionale dei presidi 
dei professori di ruolo, piu 
ie del le lauree, dei diplomi 

del le pubblicazioni, della 
roce al merito di guerra e 
»lla medaglia di benemeren-
i, va fiero del brevetto f ir-
lato dal generate Alexander 
;r aiutj speciali alle truppe 
lleate; soprattutt 0 va fiero 

|e l contribute da lui dato 
Ila Resistenza, del suo pas-
ito di comandante partigia

no, delle azioni compiute in 
jmcllina, quando mil itava 

telle formazioni autonome di 
lattei e nella brigata Fra-
?Uj di Dio. 

E' per questa ragione che 
scuola non si limita a dare 

jelle generiche nozioni di 
lucazione civica, ma fa de l -

[educazione civica. fedele al 
>ncetto, che ha fatto scri-

fere sul diario dei suoi allie-
« Assolutamente non vo-

lio che pensiate come penso 
), proprio perche, cosi vi re-
ta il dovere di ragionare con 

loi stessi, con me. con tutti e 
|i ricercare sempre la verita 

>n il ragionamento e il do-
imento ». 
Cosi, quando l programmi 

bolastici prevedono che si il-
jstri la Costituzione agli al-

\evi, il prof. Gilardini invita 
ragazzi a procurarsi la Co-

lituzione repubblicana e 
lella albertina e quelle de-

altri Stati, a confrontarle 
a ragionarci sopra. 

Lo scorso anno aveva preso 
labitudine di leggere, prima 
jelle lezioni, brevi brani sul-

Resistenza, contenuti in 
Ina agenda 1964 edita a cura 
lell'Associazione partigiana 
l lgnazio Vian > della FIVL 
|i Cuneo. E' questo fatto che 

indispettito i nostalgic'! ge
nitori di un paio di alunni. 
ie hanno scritto una lettera 

Provveditorato, prendendo 
pretesto una nota-giura-

i en to che il professore aveva 
lettato ad un gruppetto di 
agazzi che gli avevano men-

i to circa la mancata firma 
la parte dei genitori di una 
lota precedente di biasimo 
Erano. certo. espressioni esa-
lerate. l ' insegnante lo aveva 
smpreso ed aveva invitato 

| genitori a non tenerne con-
Invito che i genitori nan-

lo accolto. meno i nostalgici 
fi cui si diceva II Provvedi-
>re ha dato retta ai nostal-
ici E non a caso E' ancora 
>nservato. alia Biblioteca di 

Irescia, un volume dell'at-
lale provveditore agli Studi. 

brof. Domenico Lombrasso. 
fal titolo «Combattere: an-
>logia della Guerra, della Ri-

^oluzione, dell ' impero > Si 
itta di una raccolta di scnt-
di gerarchi e gerarchetti 

iscisti. editi nel 1937 da Le-
lonnier. presentando i quali 

prof Lombrasso si diceva 
ilusingato di aver fatto 
pn'opera non inutile alia 
:uola >. 

Sono passati quasi trent'an-
\\ e il prof Lombrasso si sen-
Ira oggi lusingato di aver 
itto opera « non inutile > al. 

scuola come lui la mtende 
>rovncando il trasferimento 
lell'antifascista prof Gilardi-
»i II fatto e che il 15 maaeio 
lei 1964 e arnvato a Brescia 

prof Felice Vito Cassano 
spettore centrale del mmi-
tero della Puhhlic i istru/io-
»e II prof Gilardini viene 
>nvocato al Provveditorato 

[/ispettore gh muove una 
|unga serie di contestazioni-
lall« nota ai ragazzi. al fatto 
the nella biblioteca di classe 

della seconda D c'era il vo-
lumetto « Mein Kampf >, edi-
to da Feltrinelli e contenente 
documenti su Hitler e il na-
zismo tratti dal film di Erwin 
Leiser; dalla lettura del-
l'agenda partigiana, alle ri-
cerche sulle Costituzioni dei 
v a r i s t a t i ; e poi altre anco
ra, quasi qualche ragazzo fos
se stato incaricato dai geni
tori di riferire ogni frase che. 
all'occasione propizia, si sa-
rebbe potuta presentare co
me « troppo democratica > 

Naturalmente il prof Gi
lardini ha contestato punto 
per punto gh addebiti, ma di 
questo interrogatorio da tri
bunate dell'inquisizione non 
gh e stato rilasciato alcun 
verbale. Tutto sarebbe dipeso 
dalla discrezionalita a cui 
l'ispettore era autorizzato. 
Del resto, quali sarebbero 
state Ie conclusioni dell' in-
chiesta il prof. ' Gilardini 
l'aveva previsto, anche per
che l'ispettore gli aveva det-
to esplicitamente, a proposito 
dei crimini del nazismo e del 
fascismo che « non e bene rt-
cordare queste cose..., che an
che daU'altra parte c'e stata 
gente che ha combattuto e 
sofferto in buona fede, che 
anche loro hanno i loro mor-
ti. che quello fu un periodo di 
lutto e di obnubilamento del
le coscienze... >. 

Proprio cosi. Le vitt ime e i 
carnefici messi sullo s tesso 
piano da un ispettore della 
scuola italiana. 

Comunque l'ispettore se ne 
torna a Roma e a dicembre, 
con il nuovo anno scolastico 

Ora che I'anno scolastico 
sta per finire, anche i ra
gazzi che avevano protestato 
per I'allontanamento del pro
fessor Gilardini, rispettano 
la consegna del silenzio ini-
posta dai genitori, nella 
preoccupazione che la • sto-
ria del professore - . come 
la chiamano, li possa dan-
neggiare. Pier Luigi Pattini 
e stato avvicinato prima che 
a Brescia, chissa per quali 
vie, si spargesse la notizia 
che « I'Unita - stava svolgen-
do un'inchiesta sul • caso >. 

Ha parlato molto libera-
mente: • Col prof. Gillardini 
mi trovavo a mio agio, per
che spiegava molto bene. 
Dicono sia uno dei piu bravi 
professori di lettere e, per 
quel che ne so io, era vera-
mente molto bravo. Oltre 
che spiegarci bene I pro
grammi ci educava anche 
civicamente e socialmente e 
ci abituava al ragionamento. 
Altri professori, invece. r i -
chiedono disciptina e basta. 
A me e dispiaciuto che lo 
abbiano allontanato, ancne 
perche non e piacevole cam-
biare insegnante a meta 
anno, specie quando si de-
vono poi sostenere gli e3ami. 
Devo dire, pero, che anche 
la professoressa che abbia-
mo adesso e brava. Le dif-
ficolta maggiori le abbiamo 
per il latino, perche il pro
fessor Gilardini ce lo inse-
gnava con I'accento della 
"eta aurea". Non capisco 
perche se la siano presa 
tanto per il "Mein Kampf" . 
lo I'ho visto e I'ho comprato 
perche e un documento di 
storia contemporanea ». 

gia cominciato, i ragazzi del
la terza D dell'Istituto stata-
le di scuola media « Giovanni 
Pascoli >, vengono a sapere 
che il loro professore v iene 
trasferito. seduta stante, per 
« ragioni di servizio » in una 
scuola della provincia. Natu
ralmente. nessuno sa le ragio
ni del provvedimento, che re-
ca la firma del sottosegreta
rio socialista alia P I Pietro 
Caleffi 

Qui si sfiora addinttura il 
grottesco; Pietro Caleffi, i 
cui sentimenti antifascisti so
no fuon discussione, ha fir-
mato l'ordine di trasferimen
to del prof. Gilardini perche, 
lo si sapra dopo, l ' insegnante 
di Brescia ha mostrato ai suoi 
ragazzi le fotografie, per 
niente raccapnccianti , del 
< Mein Kampf > di Leiser, 
quando lo stesso sottosegreta
rio ha curato, per Feltrinell i . 
il v o l u m e Ricordati, uomo! 
che e una raccolta di 152 fo
tografie sul le atrocita naziste. 
I casi sono due: o il posto al 
ministero ha fatto mutare 
opinione a Caleffi, cosa di cui 
si dubita. o la firma del sot
tosegretario socialista e stata 
carpita dai funzionari fascisti 
che ancora sono annidati al 
ministero della P.I. In que-
st'ultimo caso, e chiaro. il 
provvedimento contro il prof. 
Gilardini. deve essere subito 
revocato e i responsabili de-
vono essere puniti. 

Ma, a parte questo, sarebbe 
interessante conoscere le ra
gioni per cui al Provveditora
to agli studi di Brescia, sono 
rimaste inascoltate Ie prote
ste dei genitori degli alunni 
che chiedevano che l'inse
gnante non venisse trasferi
to; sarebbe interessante sa
pere perche sono state prese 
per probanti, dall' ispettore 
Cassano. le test imonianze di 
due o tre genitori che chie
devano I'allontanamento di 
Gilardini e perche non si s o 
no prese in considerazione le 
richieste della quasi totalita 
dei genitori. 

D'altro canto, la motivazio-
ne del trasferimento. che il 
prof. Gilardini ha ottenuto 
dopo molte pressioni, spiega 
a sufficienza sia 1'atteggia-
mento del Provveditorato. 
sia il s i lenzio che e seguito 
alia lettera inviata al min i 
stero da 22 allievi su 22 della 
terza D della « G. Pascoli >. 
in cui dopo aver ricordato i) 
danno che derivera agli allie
vi dalKimprovviso cambia-
mento del professore. si con-
cludeva dicendo: « Come nel
la parabola del Vangelo Gesu 
disse al centurione: "Va" " ed 
egli ando. " V t e n i " ed egli 
ritorno. speriamo ardente-
mente che lei voglia farci 
contenti facendo ritornare i l ! 
nostro amato insegnante » 

La motivazione del trasfe
rimento del prof. Gilardini 
che, vedi caso, e stato trasfe
rito alia scuola media di Rez-
zato. jstituita presso l'Orato-
rio maschi le S. Giovanni Bo-
sco. suona cosi: c Risulta am
piamente provato che l'atti-
vita svolta dal professore nel
la scuola ha gravemente tur-
bato la coseienza degli alun
ni e ofTeso la sensibi l i ta de l le 
famiglie e che Io stesso pro
fessore, andando oltre i suoi 
compiti . svolge opera di d;f-
fusione di idee e di principi 
che. quanto meno. non sono 
proporzionatt a'.l'eta degh a-
lunm (confronto fra le Co
stituzioni dei diversi Stat:) 
e possnno turbarli (come le 
descri7ioni e le fotografie di 
atrocita naziste contenute nel 
hbro "Mein K a m p f " ) . Si e 
determmata una situazione di 
grave incompatibility con lo 
ambiente > 

Quale ambiene. v iene lecito 
di domandarsi, quando gli a-
lunni e i loro familiari han
no protestato per I'allontana
mento del professore? L a m -
biente del Provveditorato di 
Brescia o quello del ministe
ro della P.I ? Sarebbe oppor-
tuno che il sottosegretario 
Caleffi dicesse che cosa pensa 
della questione. 

Fernando Strambaci 

I "1 

INTERVISTA COL PROFESSOR FRANCO LUMACHI 

Due strade per 
Y emancipazione 

II primo intervento nel dibattito sui problemi delle donne 

I giudizl di Fausta Terni Cialente, del prof. Musatti , del prof: Dogllotti, 
del prof. Galante Garrone e di Luciano Salce, da noi pubblicati domenica, 
hanno posto implicitamente o esplicitamente una serie di problemi che riguar-
dano la funzione della donna nella societa di oggi e le sue prospettive. Sono 
problemi che, ovviamente, interessano tutt i , donne e uomini, e da vicino, 
perche, al di la delle impostazioni teoricne, tutti ce II ritroviamo dinanzi 
nella vita quotidiana. Ci e sembrato, dunque, utile portare avanti il dibattito 
aperto da quei giudizi, in molt! punti assai diversi t ra loro, approfondendolo 
almeno in alcune direzioni: il carattere che oggi si pud dire abbia assunto 
il movimento di emancipazione femmini le; il rapporto t ra maternita e so
cieta; i mutamenti che comporta o dovrebbe comportare la partecipazione 
delle donne al mondo del lavoro, nella societa industriale; I'esigenza di cal-
colare, in termini economic!, I vantaggi del lavoro domestico privato in 
rapporto al ia sociallzzazione dei servizi; i motivi di fondo che spingono oggi 
le donne a un impegno diretto nella societa. Tutte question! che soltevano 
numerosi interrogativi, ai quali cercheremo di dare una prima risposta in 
colloqui e interviste con uomini e donne che verso la soluzione di questi 
problemi orientano il loro lavoro di ricerca in vari campi della cultura. 

Cominciamo, oggi, con un'intervista al prof. Franco Lumachi, sociologo, 
assistente all ' lstituto di pedagogia sociale dell'Universita di Firenze. 

— Qual e il suo giudizio fiulla funzione della donna nella societa ita
liana di oggi? 

Solo chi si dimostra attaroato in modo 
irreversibile ad una tradizione chiusa e 
assurda puo sminuire l'importanza del mon-
do,femminile nella societa d'oggi. In questi 
anni. pero, il femminismo internazionale 
sta subendo una flessione con.siderevole in 
quasi tutti i Paesi occidentali: Francia e 
Stati Unit: in testa. Anche per quanto ri-
guarda la situazione italiana le cose non 
sono molto difTerenti dagli altri Paesi, anzi 
direi che certe situazioni permanenti d'ar-
retratezza femminile piu che secolare fan-
no supporre di rimanerne contagiati molto 
facilmente se tutti coloro che si adoperano 
per un sano sviluppo della societa italiana 
non cureranno attentamente questo irri-
nunciabile aspetto della vita uniana. 

Un esame spassionato della situazione ci 
permette di comprendere come la funzione 
della donna neU'attuale societa italiana s.a 
interessante e complessa. Le donne italiane 
che incidono sulla realty sociale si possono 
considerare divise in due categoric conse-
guendo risultati spesso ben differenti fra 
loro Da una parte c'e il gruppo delle 
donne che. immesse nel mondo del lavoro. 
hanno raggiunto i ruoli direttivi o libe-
ro-professionali. ricavandone una forte 
spinta alia liberalizzazione dei comporta-
menti personali. quasi sempre strettamen-
te conquistati ripagandoli con 1'acquie-
scenza formale. acenmpagnata da un com-
promesso individuate nei confronti di una 
societa ancora prevalentemente maschili-
sta La loro azione e brillante. insostituibile. 
di contorno per questo tipo di societa che 
ntrova nella sua accettazione una ragione 
di piu per la propria vaiidita. 

Dall'altra c e la erande massa delle don
ne impegnate in ruoli subalterni. addette 
ai lavori piu um;li del In societa. mogl:. 
madri. sorelle e fidanzate che. attraverso 
un'opera sorda. continua. quasi oppressive 
co^tltulscono la spinta femminile che cosi 
profondarnente incide nella realta sociale 
ital.ana. Per rendersi conto del peso di 
questo secondo tipo di donne e sufficicnte. 
per l'ltalia. riferirsi ad alcum di quei gro*--
si fenomeni socio-culturali che stanno 
camb:ando il volto della nazione: ciod il 
fenomeno deU'urbanesimo. dell'esodo ru-
rale. del cambiamento e miglioramento 
delle abitazioni. tlel consumo dei cibi uni-
tamente ai quali c"e il consegi^ente sposta-
mento delle forze di lavoro d^ un sistema 
rurale ad uno piu industriale. in conco-
mitanzn con I acquisizione di sistemi di 
vita sempre piu urbani 

Recenti studi in proposito hanno dimo-
strato che c:6 si venfica sotto la spinta 
prevalente di quelle forze femminili che <i 
trovano impegnate in lavori piu modesti 
come Ie operate specializzate e generiche 
e le addette aH'agricoltura. nonche le stu-
dentesse che opcrano per il cambiamento 
della attuale situazione socio-econemica. 
proprio perche. attraverso tali mutamenti. 
pensano di raggiungere quelle liberalizza-
zioni che oggi sono loro in gran parte 
escluse L'aspetto oltremodo interessante 
di questo nostro duplice raggruppamento 
del mondo femminile e dato dal fatto che 
i metodi e i risultati dei due stili di eman
cipazione differiscono sostanzialmente 
l'uno dall'altro. II primo e di tipo indivi
duate, legato alia conquista psicologico-

personale di emancipazione e liberalizza
zione. estraneo quindi per la sua natura da 
ogni riferimento a situazioni di gruppo e 
tanto meno di massa. II secondo e estre-
mamente legato ad una volonta sociale di 
mutamento, dove piu che l'interesse psico-
individuale. predomina la necessita di asso-
ciarsi ad un comportamento di gruppo. di 
classe, in cui Ie conseguenze del processo 
in atto coinvolgono immediatamente gli in-
teressi di una gran parte di persone, di 
intere comunita'e sistemi di vita e dove le 
donne si vedono finalmente accumunate 
agli interessi dei cittadini di tutt'e due i 
sessi. 

Si tratta, in ambedue I casi, di 
una funzione diversa che nel pas
sato? 

E" evidente che il tipo d'emancipazione 
femminile dovuto al gruppo liberal-profes-
sionale risale ad un passato prossimo e 
anche remoto specialmente per quanto ri-
guarda le sue affermazioni nel campo di-
rettivo. a cui si rifa tutta la storia delle 
•« grandi figure femminili - conosciute. e 
la cui caratteristica e quella di essere 
state sempre delle - grandi isolate -. 

Tipicamente attuale. a parer mio, k In
vece la partecipazione di larghi strati di 
donne in funzione subalterna come forze 
determinanti nel cambiamento dello stesso 
aggregato sociale tradizionale. Anzi direi 
che cid. in Italia, e talmente attuale da no-
ter costituire la pupilla dell'occhio delle 
organizzazioni femminili che si dimostra-
no sensibili al progresso della nazione. 

In che misura, secondo lei, la 
personality femminile e mutata, in 
conseguenza di questo nuovo im
pegno? 

tin cambiamento nella personality si ha 
tutte le volte che si venficano cambiamenti 
nella vita delle persone. Direi pero che il 
problema della maturazione della perso
nality e oggigiorno strettamente connesso 
a quello dell'acquisizione di stili di vita 
individual! e di gruppo di tipo - democra-
tico -. per cui non si vede bene quanto 
- spontaneamente - la partecipazione attiva 
ai mutamenti socio-ecconomici di una so
cieta possa interferire positivamente sulla 
formazione - democratica - della perso
nality di coloro che vi partecipano Anzi 
dovremmo curare particolarmente la donn-i 
che egisce su questi mutamenti basilari 
della propria society, per «orreggerla ed 
illuminarla in vista della necessaria con-
quista di una personalita sempre p:u aper-
ta e democratica. 

Ed e proprio a proposito deU'em.nncipa-
zione del costume che ci si accorge quanto 
*ia importante un'opera educativa di soste-
gno e di apertura della mentilita femmi
nile. dove gia si e dimostrata significativa 
la sua partecipazione ai mutamenti socio
economic!. Come tutti gh esseri umani. 
anche la donna ha bisogro di evolversi 
in senso totale: cib sign.fica uno sviluppo 
equilibrato di tutti gli aspetti della sua 
vita, da quello economieo a quello sociale 
e culturale dove, evidentemente, deve tro-
var posto anche la coseienza di un costume 
che non sia costantemente arretrato e 
^chizofrcnico nei confronti del nmanente 
rcale. 

Nei circoli dirigenti americani tre fendenze sono in con

trast a proposito della guerra in Indocina 

Dal nostro inviato 
i i 

RITORNO DA NEW YORK, 
marzo. 

Art Buchwald. conosciuto or-
mai in tutto il mondo come il 
p.u brtitante e diverlenle Q'IOT-
nallsta americano. ci scherzo 
sopra e rtesce a farci sorridere 
oyni volta che commenta a mo
do suo le peripezle dei diploma-
tici e degli straleghi americani 
alle prese con Nonomura del 
sud e Nonomura del nord (No
nomura e il Vietnam); ma euno 
scherro sarcastico, una satira 
spietata. che gli perdonano solo 
perche" probabilmente si ha 
paura di una penna che sa 
mettere tanto in ridicolo chi 
non gli va a genio. 

I sondaggi dicono phe t'83% 
degli americani, influenzati dal
la macchina che fa I'opinione 
pubblica,' hanno approvato i 
primi bombardamenti del Viet
nam del nord; ma le stesse stati-
stiche rivelano che la grandc 
magpioranza non vuole una 
guerra in Asia. U quadro piu 
csatto e dunque quello di uno 
smarrimento del paese, combat
tuto da stimoli contraddittori 
L'Herald Tribune se la prende 
col sen. Church perchi ha det-
to che fra le lettere dei suoi 
elettori 15 contro una sono per 
negoziati sul Vietnam: anzi. se 
la prende anche con chi scrive 
quelle lettere pretendendo di 
saperne di piu della Casa Bian-
ca. Poi lo stesso giornale pub
blica una colonna di corrispon-
denza con % lettori. in netta 
maggioranza favorevole alia 
trattativa Sul Times un pastore 
di Brooklyn scrive che gli Stati 
Uniti non hanno nessun diritto 
di restore nel Vietnam; subito 
dopo un altro lettore ribatte 
che sarebbe stato meglio dar 
retta a Goldwater fin dal prin-
cipio. Piccoli gruppi di stu-
denti distribuiscono appelli alia 
disubbidienza civile per cui ri-
schiano di andare in galera. 
Altri, infilati nel sacchi a pelo, 
bloccano nolle e giorno Vin-
(jresso della missione americana 
all'ONU finch6 vengono prele-
vati. portati via di peso e ar-
rcstati dalla polizia Ma la stam-
pa di grande tiratura infiamma 
i sentimenti patriottici con le 
foto dei boys feriti nella giun-
ala. 

Cresce 
l'isolamento 

/ glornali scrivono che a Wa-
shinton gli hawks, i »falchi -. 
rhe ropliono una guerra piu 
grossa, sono alle prese con le 
doves. Ie »colombe -, che ror-
rebbero tratfare subito Guidati 
da Nixon, i repubblicani chic-
dono bombardamenti piu con-
tinui. estesi e massicci: vengono 
cccusati per questo di votere 
spingere il governo Johnson in 
una guerra asiatica da cui VA-
merica uscira con una sconfitta 
che consentira al loro partito 
di tornare al potere, come fece 
nel '52 quando vinse le fie-
zioni sfmttando il roafconiCTiio 
per la guerra di Corea, la 
• guerra dx Truman •, come Ni
xon la chiamava altera Ma an
che i democratici sono divvi 
Johnson e sibilhno: molto rare 
sono le sue conferenze stampa. 
il che rende furiosi i giorna-
Usti che non sanno che dire 
Alia televisione Walter Lipp-
mann. ormai quasi otlantenne. 
pontifica per un'ora: con molta 
sapaezza egli mette in gnardia 
contro i rischt di una guerra 
asiatica 

Gli Stati Uniti sentono ere-
scere il proprio isolamento 
Hanno tent at o di convincere i 
propri alle all a inviare almeno 
forze ' simboliche - nel Viet
nam, ma non ci sono riuscili 

Per la prima volta V Than! 
e uscito dal suo tradizionale ri-
serbo per condannare in ter
mini inequivocabtli. (ui che vie. 
ne dalVAsia del sud-est, la po
litico americana in quella re-
gione del mondo Per due gior-
nate il francese Couve de Mur-
rilte ha cercato. senza riuscir-
vi, di costringcre Johnson ad 
accettare nuovi negoziati: poi 
ha esposto francamrnte il suo 
pensiero alia televisione. I capi 

americani hanno paura di pro-
nunciare la parola •trattalive-
perched temono di vedere i ge-
nerali di Saigon, unici loro al-
leati, squagliarsela subito o ad-
dirittura passare dall'altra parte 

11 dibattito e convulso perche 
non vi e in questo momento 
uriifd nemineuo al vertlce Nei 
circoli dirigenti di IVas/ininton 
— nel dire questo mi servo 
di un'analisi fatta da una per
sona che li conosce bene — si 
a</ronta«o tre tendenze. Esse 
non sono le stesse che si ri-
scontrato nell'opinione pubblica 
perche qui c'e anche una cor-
rente di sinistra — rappresen-
tata da gruppi come VADA, la 
ala piu liberate dei democratici. 
il movimento pacifico * per una 
sana politico uucteare», parte 
del mondo accademico e alcune 
riviste — che contesta sostan
zialmente il diritto degli Stati 
Uniti di ingerirsi negli affari 
del Vietnam e di altri paesi 
asiatici. Al livello della dire-
zione politico questa corrente 
non si ritrova: altri sono i tre 
gruppi in contrasto 

Uno, che fa capo a una parte 
del Pentagono, e per la guerra 
preventiva non solo contro il 
Vietnam del nord, ma anche 
contro la Cina: la sua tesi c 
che questa fra cinque anni po-
tra disporre di un arsenate nu-
cleare che la rendcra temibile, 
cost che e meglio attaccarla 
subito. distruggendone fin da 
adesso gli impianti atomici La 
posizione opposta e espressa da 
giornali come il Times o tl St 
Louis Post Dispatch, da oior-
nalisti come Lippmann o Re-
ston c da aieuni senatori demo
cratici (principalmente Church. 
Morse McGovern, Grwnting e. 
con piu cautela. Fulbright. Man. 
sfield Nelson. McGee) Pur non 
esrludendo attaechi mitttari del 
tipo dei primi bombardamenti. 
essa vuole soprattutto un ne-
Uoziato. disposta a vederlo con-
chidere con quella neutraliz-
zazionc del sud-est asiatico. che 
d stata proposta da Dp Gaulle 
Queste due tendenze non sono 
tuttavia le piu influenti: su di 
esse ha il sopravvento quella 
che sta in mezzo e che t rap-
itrescntata dal corpo piu com-
patto dei consiglierj di John
son Anche il presidente. pur 
non essendosi pronnnciato in 
modo e<;plicito. ne ha accettato 
te posuriont 

H vasto gruppo dt mezzo na 
chiesto e, a quanto pare, ot
tenuto che gli Stati Uniti but-
tassero nel conflitto il peso del
la loro potenza militare per 
controbilanciare f success! del 
movimento partigiano. Alia di-
sfatta del sud essi reagiscono 
con i bombardamenti contro il 
nord. La guerriglia — e la 
loro tesi — potra anche vin-
cere, ma gli Stati Uniti non 
sono ancora sconfitli perch** 
hanno la VII Flotta, gli ae
rei da bombardamento e tut
to il resto. E" un ragionamen
to brutale, ma proprio per que
sto abbastanza consono — si 
dice — alia mentalita dl John
son, uomo di estrema durezza 
Se in prospettiva esso ammet-
te lipotesi di un negoziato, lo 
fa saprattulto con la speranza 
che questo porti alia situazione 
di prima, cioe a un Vietnam 
del sud sotto controllo ameri
cano 11 pencolo di una simile 
concezione e palese: di fronlc 
al suoi probabili insuccessi es-
*a e portata a sconfinare pra-
dualmenie nelle tesi pm estre-
mistichc 11 solo contrappeso 
e fornito dalle pressiont dei 
- negoziatori -, dalle correnti d« 

jopmione anttbelliciste, dalle 
ireazioni internazionali, dalla re
sistenza dei paesi socialist*, in-
fine dai rischi mcalcolabili che 
ogni aggravamento del conflit
to comporta 

La scelta per i dirigenti ame
ricani e complicata dal fatto 
che tn gioco non e solo il Viet
nam, ma tutta la loro politica 
asiatica .Pane integrante di una 
concezione, a suo modo impe-
riale di un mondo che andavn 
presidiato dalle armi e dai dol
lar! degli Stati Uniti, ta politica 
americana in Asia e passata at
traverso crisi successive Oggi 
finalmente ci si comincia a 
chiedcrc oltre Atlantico perche 
gli Stati Uniti si siano lasciall 

coinvolgere In Indocina in una 
guerra analoga a quella che i 
francesi avevano gia perso. La 
risposta e che il Vietnam non 
rappresenta per gli Stati Uniti 
un iucideute, ma «> la conse
guenza ineuitabite di tutta la 
loro azione del dopoguerra. a-
ziove che li ha portati a com
battere non so'.o il coiuunistno 
— e tanto meno il solo «co-
munismo cine.se -, come oggi la 
stampa americana pretende — 
»na tutte le tendenze nuove di 
quel continente in risveglio. Co-
minciarono col non voler rico-
noscere la realta e I'originalitA 
della rivoluzione cinese, cac-
ciandosi in un vicolo cieco da 
cui ancor oggi non sanno come 
uscire. Con Dulles contrastaro-
no il neutralismo come qual-
cosa di «immorale •. Loro a-
gentl segreli furono catturati 
fra le bande di rivoltosi che 
in Indonesia combattevano Su
karno. Tentarono di costitui
re un blocco militare — la 
SEATO — dominato da po-
tenze coloniali ed extra asia-
tiche. che fin dalla nascitm si 
dimostrd un aborto. Furono i 
soli a non voler firmare gli 
accordi di Ginevra che posero 
fine alia prima guerra di In
docina. Si affrettarono qufndf 
a prendere il posto dei fran
cesi nel Vietnam del sud con 
la conseguenza di trovarsi a 
pochi anni di distanza nelle loro 
stesse condizioni. 

Disfatte 
a catena 

Oggi essi temono che, nel cll-
ma di generale ostilita che li 
circonda in quelle regioni e che 
non risparmia neppure i paesi 
da loro piit strettamente con-
trollati (come la Tailandia e 
le Filippine), ogni colpo rice-
vuto in un settore si ripercuo-
ta inevitabilmente su tutti gli 
altri. Una volta perso il Viet
nam del sud, essi vedono crol-
lare una ad una, tutte le pc-
sizioni che il colonialismo o il 
neocononialismo conservano in 
quella parte del mondo: la Tai
landia appunto. la Malesia, le 
Filippine stesse. £" questa la 
' teoria del dominio -, propu-
gnata dai piu oltranzisti espo-
nenti americani, per giustificare 
I'impiego della maniera 'for
te -: essi agitano lo spauracchio 
di una serie di disfatte a catena 
per gli americani in Asia. 

Ma e interessante la risposta 
che questa » teoria » trova og
gi nei critici della politica di 
Washington, siano essi ameri
cani o di altri paesi. come U 
Thant. E" stato proprio Vinter
vento armato degli Stall Uniti, 
la loro continua aggressione 
contro i popoli di questi paesi, 
la loro incapacitd di compren
dere tutto cid ehe di nuoro si 
sviluppava in Asia — essi MO-
stengono — a provocare le ri-
petute crisi e le sconfitte suc
cessive della diplomazia ame
ricana Mi diceva una persona, 
che nel partito democratico va 
considerata a sinistra e che na
turalmente ha fatto campagna 
per Johnson nelfaulunno scor
so: ' Finchk noi rifiutiamo di 
negoziare. finch€ proclamiamo 
come nostro scopo la sostitu-
zione del regime dt Pechino 
con quello che esiste a Taiwan, 
finchi non riconosciamo alia 
Ctna quel diritto alia sicurezza 
delle proprie frontiere, che ogni 
potenza esige, la Ctna ci sard 
trriducibilmenfe ostite. E finch€ 
neghiamo ai paesi che le stan
no vicini il diritto a disporre 
di *<* come vogliono, questi sa-
ranno portati ad appoggiarsi al
ia Cina Ecco che cosa e la 
teoria del dominio -. Quatcosa 
del genere diceva anche il se-
oretario generale dell'ONU 
quando dichiarara che la Bir-
rnania. suo paese. noh aveva 
aruto da temere la guerriglia 
che si era sviluppata sul suo 
territorio e aveva conservato 
otlimi rapporti con la Cina, 
che con la Birmania confrna per 
piii di 1500 chilometri, proprio 
perchi non aveva mai volutm 
truppe americane sul suo suo-
lo Purtroppo una simile luci-
dita di idee e ancora lontana 
dall'affermarsi a Washington. 

Giuseppe Boffa 
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