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I Come il Corrierc del la Sera ccfa» la guerra nel Vietnam 

| Nel '66 non c'erano pii) Vietcong >! 
| Nel '67 non ci sono piii americani | 
| Come fu che Westmoreland combatti un eserclto che / / 1 Corrlere » aveva gia dhtrutto • Per giustlikare / bombardamenti: m ratten-§ 
| tano sempre piii le tntiltraiioni»; per glustltkare le sconfltte:« nonostante / bombardamenti rintoni freschi continuano ad attlulre » I 

Con viyoroso tono mar-
ziale il Corriere della Se
ra ha annunciato che gli 
americani hanno nuova-
mente invaso la zona smi-
litarizzata nel Vietnam; na-
turalmente il Corriere e 
d'accordo: e sempre d'ac-
cordo con Westmoreland. 
Ami, alle volte e tanto 
d'accordo da esserlo piii di 
quanto non lo sia lo stes-
so Westmoreland. Da su-
perarlo, insomma, flno a 
fargli fare delle brutte fi
gure. 

Westmoreland, per esem-
pio, non se n'c accorto; 
ma nel 1966 — suite pa-
gine del Corriere — aveva 
gia vinto la guerra. E la 
aveva vinta non perche il 
nemtco si fosse arreso, ma 
perche non aveva piii ne-
mici: li aveva consumatt 
tutti. E lui non solo ha 
continuulo a combattere 
un nemico che non c'era, 
ma continuava a impto-
rare nuovi soldati, nuovt 
bombardamenti, nuove na 
vi per afjrontare un eser
clto che a via Solferino gli 
avevano gia tolto di mezzo. 

Seguiamola questa im-
pressionante vicenda: nel 
1966 i « vietcong » e i « re-
golari nordvietnamith era-
no 210 000; nel corso del-
I'anno gli americani ne 
hanno ammazzati ^Corrie-
re del 27 aprile 1967) 50 
mila; ami di piii: i 50.000 
sono una « stima cauta « 
Comunque procediamo con 
la cautela del Corriere c 
accontentiamoci di 50.000 
Poi ci sono i feriti: il «rap 
porto normalc Ira morti 
e feriti e di uno a tre» 
^Corriere dcll'H-3'66) il che 
vuol dtre 150 000. Ma non 
basta: dove li mettete i di
sertori? Da qualche parte 
bisogna metterli, anche sc 
sono molti; nel 1966 il lo-
TO numero « e divenuto di 
una certa consistenza... (20 
mila unita) » scrive il Cor
riere del 4 maggio scorso. 
Non occorrono i cervelli 
eleltronici di McNamara 
per stabilire che 50.000 
morti piii 150.000 feriti piii 
20.000 disertori fa 220.000 
Non solo Westmoreland 
aveva liquidato t'intero e-
sercito «victcong-regotari 
Nord vietnamiti»: it Cor
riere gtienc aveva dato 10 
mila in piu, tanto per fare 
buon peso. E non sc ne 
erano accorti. 

Errori di 
calcolo 

Non se ne erano accorti 
per via delle «inflltrazio-
ni i> che colmavano i vuoti 
aperti da Westmoreland e 
dal Corriere. Veramente 
per impedire le «inflltra
zioni » gli americani ave
vano gia cominciato i bom
bardamenti sul Nord col 
pendo esclusivamente ('Cor
riere del 12 febbraio '66) 
a ponti, traghetti, imbarca-
zioni, autocarri e installa 
zioni militari varie» con 
effctti gia notevoli il 13 
giugno 1965 (quando il 
Corriere scriveva che i mo 
vimenti di « infiltrazione » 
a certamente ostacolati c 
rallentatt dalle distruziont 
provocate dai bombarda 
menti avvengono ora solo 
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guerriglieri Min 
hanno fame di risoediuominij 

C0RB1ERE DELIA 

LA DIFFICILE QUCRRA NEL VIETNAM 

Per ogni americano che combatti 
ne occorrono cinque nelle retrovi i 

Su metio milione di uomini nt vonno al front* circo ottonfamila - Se si aggiungono 
gli alleoti, la cifra dei combortenti e ancora troppo basta perche posso compentare le 
infilrraxioni nordvittnamite - II compttsso compito delle «squadre di pacification*» 

Le basi NATO hanno portato decadenza economica 

Dove e'e la servitu militate 
solo emigrare non e proibito 

Aviano trasiormata in una cittadina della provincia americana: ma tuttc le spese 
gravano sul Coniune - II lungo elenco di « verboten » - Zone che si spopolano 

Due titoli del « Corriere » a due anni di distant*: il prima e del 9 agosto del 1965; gli ame
ricani aggrediscono il Vietnam in modo massiccio, sono 100.000, e il « Corriere » lancia il grido 
di vittoria: I'intervento americano e determinante, i patriot! sono gia senza viveri e senza uomini. 
Due anni dopo — 16 luglio 1967 — gli americani sono mezzo milione e la guerra non solo con
tinue, ma richiede nuovi uomini: II « Corriere » si allinea e giustifica 

di notte») e piii evidenti 
ancora un anno dopo (« i 
bombardamenti aerei ai 
depositi di carburante e ai 
centri di comunicazione 
del Nord Vietnam costrin-
geranno Hanoi a rallentare 
sempre piii le inflltrazioni 
di uomini e materiali» 
Corriere del 12 luglio '66) 

Quindi tutto va bene: gli 
americani ammazzano sem
pre piii nel Sud e impe-
discono — con bombarda
menti su obicttivi strctta-
mente militari — le infll
trazioni del Nord. Invece 
non e vero niente: «No
nostante i bombardamenti 
americani, rinforzi freschi 
continuano ad affluire da 
oltre la tinea del 17- pa-
rallelon fl3-6'65); «attra-
verso sentieri di giungla 
o di montagna scendono 
a sud nottetempo, indi-
sturbati o quasi, riforni 
menti sempre piii copiost 
di armi e munizioni» (9 
giugno '66); «le infiltra 
zioni di soldati comunisti 
dal Nord al Sud proseguo-
no a ritmo intense, a una 
media di 4.500 uomini al 
mese » (12-6-66); « alia ere 
scente emorragia delle for-
ze comuniste corrispon-
de un costante crescere 
delle inflltrazioni dal Nord» 
(4-5-67); «ma le inflltra
zioni continueranno, i 5 
ammazzati vengono pron-
tamente sostituiti da 5 nuo
vi arrivati meglio armati. 
Forse da 5 e mezzo o 6» 
(16-7-67). 

Correndo in aiuto degli 
Stati Uniti il Corriere in-
ciampa net fatti: la i bom
bardamenti per bloccare 
le inflltrazioni e pot, visto 
che Westmoreland non vin-
ce. deve dire che i bom
bardamenti non servono a 
mente perche le inflltra
zioni atimentano anziche 

dtmtnuire. come se gli 
aviogetti americani invece 
che distruggere costruisse-
ro autostrade e ferrovie. 
Allora niente bombarda-
menti'' No, i bombarda
menti ci voqtiono. Perche' 
Per ammazzare dei civili 
Ma questo il Corriere non 
lo ha ancora scoperto. 

Invece ha scoperto che 
qli americani qualche co-
sa devono pur fare, visto 
che sono nel Vietnam. 
quindi ha scoperto che 
stanno vincendo. Sono due 
anni che stanno vincendo 
gia dal 5 settembre 1965 
si vedeva sul Corriere che 
<< la guerra, pur con segni 
contrastanti, sembra vol-
gere in lieve favore del 
Sud Vietnam e degli ame
ricani », perb « occorreran-
no molte nuove decine di 
migliaia di uomini» oltre 
i 100.000 che c'erano allora 

Westmoreland 
nei guai 

Le molte decine di mi 
gliaia di uomini arrivano 
gli americani vengono tri-
plicati. II 12 luglio '66 le 
cose ranno benissimo. ma 
« per consolidare I'attuale 
favorevole situazione altre 
forze americane andranno 
nel Vietnam». E difatti i 
280.000 diventano 440 000. 
Dovrebbero stravincere. se 
due anni prima con 100.000 
le cose it volgcvano a fa
vore ». Non stravincono. 
ma vanno bene: «Da un 
punto di vista strettamen-
te militare ormai da pa 
recchi mesi le sorti della 
guerra volgono sia pure 
con fatica in favore di Sai 
gon contro Hanoi» (27 
aprile 1967). 

Passano due mesi e mez
zo ed e la catastrofe: la 

guerra che dal '65 andaia 
bene, che m aprile volge 
va a favore. in settembre 
va male: «La situazione 
militare e politico nel Viet
nam contimtera piii o me-
no u rnnanere quella che 
e Ossia in una posizione 
che praticamente pud es-
sere definita di stallo» 
H6-7-1967) Che diavolo 
e successo'' Che Westmo 
reland ha vltiesto attrt uo
mini e il Corriere si e al-
lineato: qui. se non ci date 
una mano alia svelta. si 
mette male, implora it 
giornale. 

Ma come mat'' L'anno 
scorso diceva che «gli a-
mericani possono ormai a 
piacer loro scorazzare per 
il Vietnam dove e quando 
voghono» (25-2-66), i di
sertori diminuivano tra 
quclli di Saigon e aumen 
tavano tra i «vietcong» 
per cut il Corriere (10-4-66) 
scriveva che «ci pare di 
poter dedurre che la vo-
lonta di combattere va de-
crescendo » (va bene che 
la storia delle diserzioni 
che diminuivano in aprile 
era smentita in settembre. 
quando il Corriere dimen-
ticava quello che aveva 
fcritto e affermava che nil 
governo del Siid-Vietnarn 
ha dovuto adottare misu-
re quasi draconiane per 
scoraggiare le diserzioni 
militari che avvengono or
mai con ritmo impressio-
nante... nel 1963 i disertori 
ftirono 37.000; nel 1964, 74 
mila: nel '65. 113.000; que
st'anno — primi sei mesi 
— 67.000) e la volonta di 
combattere decresceva an
che per mancanza di com-
battenti il «rapporto di 
uccisione» tra americani 
e rietnamiti era salito da 
1 a 3 a 1 a 6-7 e — affer

mava ossequioso il Corrie- 5 
re (10-4-66) — it su questo : 
rapporto che risulta dallo • 
spoglio dei bollettini del 2 
comando americano si pud ~ 
giurare». z 

II Corriere, quindi, ci S 
giurava. E dopo tutto que- 3 
sto pastrocchio ottimisti- s 
co si trova con Westmo- 3 
reland che dice: se non S 
mandate altri soldati io 5 
non ce la faccio. Quindi z 
il Corriere spiega perche 3 
Westmoreland non ce la = 
fa: perche non e vero che 3 
gli americani sono nel 2 
Vietnam. Cioe, sembra che 3 
ci siano. ma non ci sono. Z 
Perche (16 luglio 1967) «per Z 
ogni americano che com- 3 
batte ne occorrono cinque 3 
nelle retrovie ». II conto e 3 
facile: gli americani nel 3 
Vietnam sono circa 500.000 3 
in tutto, it che signiflca 3 
che «soltanto un 80.000 3 
sono disponibili come com- 3 
battenti veri e propri per 3 
le operazioni di « ncerca e 3 
dtstruzione ». Pochi 3 

PochP Diremmo pochis- 3 
simi. perche intunto 1 uviet Z 
cong » e 1 « regolart noid- 3 
vietnamiti». mentre gli a- 2 
mericani diminuivano. an 3 
men'nrano rertigino<nmen 3 
te- adesso sono «300 000, 3 
dei nunli quasi un terzo 3 
rcqolari nordvietnamtti» 3 
E' come nicchiare vn bam Z 
biiw 3011000 rietrmmitt = 
contro 80.000 amencom 2 
Poi diciamo 80 000 perche 3 
7/ Corriere e largo: in real 3 
ta « 1 battagltoni opcrativi 2 
americani nel Vietnim so- 3 
no 78 e non piu di 78. Set 3J j 
tantntto per 800 uomini la 2 
voter estere laraht) fa 62 3 
mila 400 Aqgiunaete a que z 
sti. semvre a voter essere 3 
larnhi. 20 mil.-i arttalieri» s 
e il conto e fatto. Largo. 2 
ma latto. Se lo facciatno z 
stretto ci termiomo sui 70 2 
mila che e trri<<orio La 2 
prevondertinza dei vietna 2 
miti e schiacciante -

Gli Stati Uniti f 
in difficolta I 
Quindi ft Corriere chie-

de uomini: ci aveva spie-
aato — all'inizio dell'in-
tervento americano — che 
1 tecnici aflermano che in 
ogni guerriglia il rapporto 
« di vittoria » tra partigia-
ni e «forze dell'ordine» 
deve essere di 1 a 10 Quia 
di: essendo i « vietcona» 
300.000 occorrono 3 initio-
ni di soldati americani: ma 
poiche « per oani america
no che combatte ne occor
rono cinque nelle retro
vie » ce ne vogliono altri 
15 milioni nelle stesse re 
trovie. il che fa 18.000.000 
di americani. Ma questo 
semnre che 1 bombarda
menti non contmuino ad 
aaevolare le « inflltrazioni » 
perche per ogni 4.000 in-
flltrati (media rnensile for-
nita dal Corriere/ occor 
rono 240 000 americani al 
mese. quasi tre milioni al-
I'anno 

A un certo momento per-
flno gli Stati Uniti potreb-
bero trovarsi in difficolta 
E non possono nemmeno 
contare sul Corriere: quel
lo lo hanno gia arruolato 

k. m. E 
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Ospiti dei sindacati meg/or/ 

Ragazzi italiani sulle colline di Buda 
Sono 132. tutti delle zone ullurionate - Hanno trascorso un mese in Ungheriu - L'in-

Le loro impressioni e le indimenticabili umicizie contro col culciatore Hidegkuti 
DAL CORRISPONDENTE ' 

BUDAPEST. 30 lughc 

Da ien pomensrgio sono tut
ti qui — i 132 ragazri italia
ni inntati dai sincLicati un-
gheresi a trascorrcre un me 
a* di vacanzo sul Balaton — 
nel grande albergo dei smda 
rati sulle pendici delle prime 
colline di Buda. Sono in atte 
sa della partenza Ma anche 
questi due ultimi giomi che 
ancora li attendono saranno 
mtensi. Altn ncevimenti. al
tre feste; visiteranno il Par-
lamento, si mcontreranno con 
Hidegkuti. il maestro del cal-
cio ungherese, con Albert e 
gli altri grandi giocatori del
le maggiori squadre magiare 
che in questo tempo godono 
del riposo nello stesso alber-
go. Oggi pomeriggio pert) un 
gruppo di questi ragazzi avra 
un incontro che i piii gran-
dicelli non dimenticheranno 
mai. 

I/ambasciata del Vietnam 
del Nord li ha invitati. Li ha 
invitati tutti. ma per l'impos-
sibilita pratica di raccoglierli 
vi andra una loro rappresen-
tanza. Non credo ci sia biso-
gno di sottolineare o di ag-
giungere una sola parola. E 
fasciamo parlare la cronaca. 

Nell'autunno scorso quando 
rallurione devastb tante re
gion! del nostro Paese i la-
voratori ungheresi attraverso 
le loro organizzazioni sinda-
cali rivolsero alia CGIL l'of-

ferta di ospitare nei propri 
alberghi e nelle proprie case 
di riposo un numero inde-
terminato di bambini italiani 
figli di lavoraton vittime di-
rette o indirette della scia 
gura 

La CGIL accolse fratema-
niente la generosa offerta e 
prego 1 sindacati unsheresi di 
attendere la fine della scuola 
e quindi la Masiione estiva 
Assieme ai sindacati anche la 
associazione dei partigiani 
magian ha mosso la stessa 
offerta. II S del mese in cor
so. provenienti dall'Itaha at
traverso la Jugoslavia, arnva 
rono a Gyekenyes. la prima 
citta ungherese dopo il confi
ne. 132 ragazzi ospiti dei sin
dacati e dell associazione par-
tigiana. E' sufficiente dire il 
nome delle citta e dei paesi 
da cui questi ragazzi erano 
partiti per riaprire fresche 
memorie di tragedia: Bellu-
no, Udine, Longarone. Adria, 
Grosseto. Pisa. Rovigo. Lati-
sana. Padova. Gorizia e Piren-
ze. Un gruppo di una deci-
na erano partiti invece da 
Savona. Imperia e Albenga 
invitati attraverso l'ANPPIA. 
A Gyekenyes la stazione era 
rutta imbandieraU. C'erano 
centinaia di pionieri e Cera 
la banda. 

I ragazzi sgranarano gli oc-
chi. Ma le meraviglie erano 
appena all'inizio. n treno pro-
segue il suo viaggio e grunge 
a Kaposvar dove vi e la fa-
mosa bibliotec* intitolaU • 

Palmiro Toghatti e qui an
cora pionieri. folia e musica. 

I ragazzi sono un po" stor-
diti dal viaggi<' e dall'acco-
glienza. Si nposano — ma il 
temiine e un po' approssima 
tivo — per qualche ora e poi 
di nuovo in viaeeio per Ba
la tonzamardi dove giuneono 
nella stessa ser.ua A Balaton 
zamardi vi e un arandissimo 
camjxi dei pionieri I pionie 
ri abitano in bungalow ognu 
no dei quali Middiviso in ca-
merette con R «» 10 posti letto. 
Una notte di riposo. dal son-
no fondo. maj;nific(» della pn 
missima gioventu e poi 1'indo-
mani mattina sveglia e alza 
bandiera in comune con 1 
pionien uncheresi. Ije due ban-
diere nel sole a testimoniare 
di una fratellanza e di una 
solidarieta umana che non co-
noscono front Sere 

Quando i ragazzi italiani ar-
rivarono nel campo di Bala-
tonzamardi vi si trovavano 
230 pionieri magiari per i nor-
mali tumi estivi di 15 giorni 
La compagna Tina Merlin che 
era tra gli undici accompa-
gnatori dei ragazzi dice che e 
stata stupefacente la capaci-
ta dei bambini italiani e un
gheresi di comprendersi su-
bito nonostante la diversita 
della lingua. Una fratemizza-
zione inunediata. Aggiunge la 
compagna Merlin: per me e 
stata una enorme sorpresa 
vedere quanto amore e quan
ta simpatia nutrono gli un
gheresi verso gli italiani. 

Questi sentimenti si sono ri-
velati in termini che talvol-
ta hanno dovuto essere scar-
tat 1 dalla mano giudiziosa de
gli adulti Lo scambio dei n-
cordi ad esempio. Arnva\-ano 
a scambiarsi tutto. dal gira-
dischi agli abiti Gli aneddo^ 
ti •Kino tanti che e impossi 
bile enumerarli Ognuno di 
questi ragazzi li raccontera ai 
suo ntorno. ai genitori. agh 
amici. ai conoscenti. con piii 
ralore di quanto possa sea 
tunre dalla nostra parola. 

Ricorderemo qualche episo-
dio L'incontro con un vec 
chio emigrato fnulano da cm 
quant'anni in Unghena. I ra 
gazzi gli hanno cantato una 
canzone nel loro dialetto che 
parla appunto di emigrati. II 
vecchio piangeva. Non e'e sta-
to turista italiano. in transi-
to lungo le rive del Balaton. 
e sono stati centinaia. che 
non sia andato a salutare i 
ragazzi. Anche l'ambasciatore 
d'ltalia a Budapest. Ludovico 
Barattieri, ha trascorso con 
essi alcune ore. Ma questo 
non e ancora tutto. Non e 
mancato giorno in cui questi 
ragazzi non fossero collegati 
con lltalia. Ogni sera alle 
21,15. per un mese di fila. Ra
dio Budapest in lingua italia-
na ha trasmesso messaggi e 
saluti dei ragazzi ai loro pa
rent!. In un mese sono stati 
mandati in onda almeno 25 
servizi. Un vero ponte radio 
meticoloso e gioioso assieme! 

Che cosa hanno fatto i ra

gazzi a Balatonzamardi? Ap
pena arnvati. 1 compagni un
gheresi hanno consegnato ad 
ognuno di essi in regalo una 
tuta sport lva. un costume da 
bagno. scarpe dalla suola di 
gomma. pantalonnni ed una 
borraccia 

I ragazzi nportano m Ita
lia una conoscenza pressoche 
perfetta delle localita che co-
steggiano le rive del Balaton. 
A Balatonzamardi. in onore 
degli ospiti. si sono esibiti i 
giovani del complesso folclo-
nstico tzigano «Rajko» ed 
altn complessi e balletti 

A voler son\ere tutto cio 
che e awenuto dal 5 luglio 
ad oggi. non si terminereth 
be mai. Con 1 tumi dei pio
nien ungheresi che si sono 
awicendati durante la loro 
permanenza. 1 132 ragazzi ita
liani si sono fatti centinaia 
di amici magian. Domani, co
me abbiamo detto, una loro 
rappresentanza sara ricevuta 
dairambasciata del Vietnam 
del Nord. 

Per questi ragazzi e fimto 
il tempo delle meraviglie vis-
sute e comincera quello in 
cui lo faranno rivivere nei 
loro ricordi e nelle loro pa
role. E ricorderanno. e par-
leranno della grande e fra-
terna generosita di un Paese 
socialista, ITTngheria, che ad 
essi ha aperto il proprio 
cuore. 

a. g.p. 

DALL'INVIATO 
PORDENONE, luglio 

II «boom» industrials di 
Pordenone, che a partire dal 
1957 ha cambiato la faccia del-
l'economia locale, non si sa-
rebbe potuto ripetere in molti 
altri posti della stessa Destra 
Tagliamento. Se il signor Za-
nussi avesse voluto costruire 
la sua fabbrica «Rex» da 
dicimila operai ad Aviano, a 
Meduno o in altri comuni 
soggetti alle servitu militari, 
sarebbe andato incontro a 
tante grane che lo avrebbero 
ben presto convinto a cam-
biar idea. Perche? Perche sui 
terreni schiavizzati dalle ser
vitu militari non si pu6 far 
nulla senza l'autorizzazione 
dell'Esercito. 

Vale la pena di elencare le 
cose proibite: 1) non si pos
sono aprire strade; 2) non si 
possono scavare fossati: 3) 
non si possono elevare edifi-
ci o semplici mun oppure 
sopraelevare manufatti esi-
stenti Un ogni caso i muri 
non debbono superare una 
detenmnuta altezzn): 4) non 
si possono compiere soprae-
levaziom con terra o con al-
tro materiale; 5) non si pos
sono coltivare nuove pianta-
gioni arboree; 6> non si pos
sono distruggere o diradare 
1 boschi o le piantagioni ar
boree esistenti; 7) non si pos
sono impiantare hnee elettri-
che. condotte di acqua, con-
dotte di gas e liquidi infiam-
inabilt, teleferiche: 8) non si 
possono costruire canali di 
irrigazione; 9) non si posso
no tenere depositi di infiam-
inabili, fucine o altri mipian-
ti provvisti di focolare. In 
fine, puo essere impedito a 
chiunque ed in qualsiasi mo
mento di transitare e di so-
stare in determinati luoghi. 
In nome della sicurezza del
la Patria il paesaggio dei itr-
nton soggetti alle servitu mi-
iitari non dovrebbe insom
ma mai mutare. II perche 
non e chiaro. Ma, forse, sem-
plicemente per non costrin-
gere le autorita militari ad 
aggiornare continuamente le 
carte topografiche. 

Qualunque sia il motivo del 
divieto, e ad ogni modo chia
ro che si tratta di una palla 
di piombo messa ai piedi di 
intere popolazioni. Si tratta, 
gia, di zone in cui non e fa
cile reperire le fonti di lavo-
ro, tanto e vero che dalla De
stra Tagliamento, nonostante 
il « boom » di Pordenone, so
no emigrati 50 mila cittadini. 
Se poi si appesantiscono le 
condizioni di vita con impo-
sizioni che fanno scappare 
chi potrebbe investire dei ca-
pitali, e chiaro che il malan-
no economico di questi terri-
tori non potra che peggiora-
re. Secondo uno studio con-
dotto da Giorgio Bazo per 
conto della Camera di com-
mercio di Udine, altre 6-7 
mila persone se ne andran
no dalle campagne della De
stra Tagliamento entro il 
1971. Soltanto tremila (stan-
do alle piii ottimistiche pre-
visioni) pot ranno trovare una 
occupazione nella zona indu-
striale di Pordenone - Porcia -
Cordenons; le altre dovran-
no emigrare. 

Le servitu militari hanno 
quindi notevolmente contri-
buito a danneggiare l'agricol-
tura, che non ha potuto rin-
novarsi cosi come sarebbe 
stato necessario (il contadino 
deve chiedere l'autorizzazio
ne persino per scavare un 
fossato!); ed hanno tenuto 
lontano qualsiasi progetto di 
industrialtzzazione. 

«Nella provincia di Udine 
— si pub leggere nello studio 
del prof. Bazo — un peculia-
re aspetto negatito alle loca-
lizzazioni industriali e costi-
tuito dalle servitu militari, 
piuttosto diffuse sul territo-
rio della provincia, che ob-
bligano talora il privalo a 
lunghi procedtmenti permissi-
vi, spesso con la clausola 
delta demolizione delle opere 
a volonta dell'Amministrazio-
ne militare e talora vietando 
in assoluto qualsiasi tipo di 
costruzione ». 

Quale industriale andrebbe 
ad impiantare la sua fabbri
ca in un posto in cui le auto
rita militari potrebbero da un 
momento all'altro ordinargli 
di demolirla? 

Si fa un gran parlare in 
questi tempi, nella Destra Ta
gliamento. del progetto di 
una superstrada pedemonta-
na che da Vicenza dovrebbe 
portare a Tarvisio passando 
da Gemona e Meschio. Sareb
be una nuovissima arteria che 
potrebbe tomare di grande 
utilita alle popolazioni dei 
centri pedemontani. che so
no anche quelle maggiormen-
te colpite dalla crisi economi
ca. II guaio e che quando 1 
25 miliardi occorrenti per rea-
lizzare la superstrada saran-
no trovati. si dovra, al solito, 
fare i conti con !'Amministra-
zione militare. Verra conces-
sa Tautorizzazione a costrui
re la strada? Oppure, per 
oscure ragioni militari, si op-
porra un ennesimo e inappel-
labile divieto? 

C e anche, per la venta. chi 
sostiene che le servitu mili
tari con i relativi impianti 
tcaserme. poligoni. campi di 
aviazione. basi missilisticne) 
porterebbero un sollievo eco
nomico in zone altrimenti 
condannate a restare econo-
micamente depresse. *Se non 
vi fossero tanti soldati — si 
dice da qualche parte — le 
condizioni economiche di que
st* popolazioni sarebbero an
cora peggiori*. Si porta lo 

esempio di Aviano dove, per 
la presenza di militari italia
ni e di duemila e piii ameri
cani della base aerea, l'eco
nomia locale avrebbe ricevu-
to un certo impulse 

In realta accade 1'inverso. 
Sebbene Aviano sembri una 
cittadina di provincia degli 
Stati Uniti (automobili gran
di come bastimenti, scritte e 
insegne in inglese, centinaia 
di famiglie di bianchi e di 
negri) e l'italianissima ammi-
nistrazione comunale che de
ve sobbarcarsi le spese di tut
ti i servizi. Circolano piii au
tomobili americane che ita-
liane (ottocento e piii private 
e molte centinaia di automez-
zi militari); ma e il Comune. 
da solo, che deve spendere 
per la manutenzione delle 
strade e della segnaletica. E' 
sempre il Comune che deve 
provvedere a tutti gli altri 
servizi (l'acqua, le spazzatu-
re ecc.) senza ricevere in cam-
bio neppure un centesimo di 
dollaro. In base a non si sa 
bene quale accordo interna-
zionale, le famiglie america
ne residenti ad Aviano sono 
infatti esentate dal pagamen-
to delle tasse ed il Comune 
non e stato neppure capace di 
chiedere un eccezionale inter-
vento dello Stato in aiuto al
le sue striminzite finanze. 

II 21 aprile del 1964 (cioe 
I iii di tre anni fa) Ton. Liz-
zero presentava alia Camera 
dei Deputati un progetto per 
modificare la legge 1849 che 
dal dicembre del 1932 impo-
ne le servitu militari a tanta 
parte del Frluli. II nuovo pro
getto stabilisce di sottoporre 
a revisione le servitii esisten
ti; istituisce la richiesta di 
parere obbligatorio della Re-
gione sui progetti di servitii; 
introduce la possibility di 
impugnazione del provvedi-
mento di imposizione; fissa 
indennizzi piii giusti. Tutte 
cose che restituirebbero alle 
popolazioni interessate un po' 
di giustizia. 

Piero Campisi 

Domatrice 
marina 
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TAORMINA — Dai leoni a quattro zampe a quell! marini: cot) po

trebbe essere intitolata questa fotografla di Liana Orfei, domatrice e 

attrice, in vacanza a Taormina dove ha preso parte ill'annuile festival 

cinematografico conclusosi ieri sera. 

Salone Internationale dell'umorismo a Bordighero 

A uno jugoslavo 
la «Palma d'oro» 
It dattero d'oro msegnato alVotandese Van Wessum - Vn 
altro jugoslavo ha vinto il premio per il disegno a tenia 
fisso - Dattero d'argento al cecoslovacco Ivan Steiger 

« Che n« capita, voi, deH'amore!» (Rudy Facke, Han
nover ). 

;"•.[ A ' * \ ,', A," 'Ajf .'iP^iV. 

« Aspatta, parkra con I* alia fin* dal prime tempo: 
(Reisinger, BelgracJo). 

DAL CORRISPONDENTE 
BORDIGHERA, 30 luglio 

Con la motivazione « per la 
qualita e l'originalita artistica 
dell'opera grallca e per il si-
gnificato attuale della sua sa
tire che rivcla acutamente il 
tormento del nostro mondo» 
il giovane umorista jugoslavo 
Zoran Jovanovic ha vinto il 
massimo premio del 2f>' Sa 
lone intemazionale dell'umo-
nsmo di Bordighera, il Tro-
feo di Palma d'Oro. mentre 1! 
Dattero d'Oro e stato assegna-
to all'olandese Jan van Wes
sum ed il Dattero d'Argento al 
francese Pelotsch 

Un altro jugoslavo, Jsmet 
Voljevica. ha vinto il Dattero 
d'Oro per il disegno a tema 
ftsso « i giovani » per « II poe 
tico messaggio di speranza 
che ha sapiito fare scaturire 
da una serie di elementi di-
struttivi». mentre il Dattero 
d'Argento e stato assegnato al 
cecoslovacco Ivan Steiger. 

Sono quindi questi giovani 
umoristi jugoslavi i protago 
nisti della 20* edizione del Sa 
lone di Bordighera, una ras-
segna dell'umorismo a cui so
no es posti anche disegni di 
umoristi rumeni ed irlandesi 
in una panoramica intemazio 
nale di 22 nazioni con circa 
un mighaio di vignette. 

Oltre ai premi ai disegna 
ton umoristici sono stati as 
segnati il trofeo Palma d'Oro 
per il libro umoristico ad En-
zo Tortora per «Le forche 
caudine». edizione Bietti. un 
libro in cui prende m esame 
in modo non soltanto umon-
stico ma anche critico il mon 
do della nostra epoca i perso-
naggi della televisione, dello 
spettacolo e della canzone. 

II Dattero d'Oro e andato a 
Shepherd Mead con «Come 
far carriera senza lavorares, 
edizione Rizzoli, ed il Dattero 
d'Argento a Raffaello Baldini 
con «Autotem». edizione Bom-
piani. Ancora premi. Per la 
letteratura illustrata, il trofeo 
Palma d'Oro e andato a Wal
ter Molino: la Palma d'Argen
to per il pezzo inedito a Lucia 
Bagnasco Bucceri e il Dattero 
d'Argento a Zarko Petan di 
Lubiana. II premio speciale al 
giomalista che con la sua at-
tivita professionale ha contri-
buito alia diffusione dell'umo
rismo come fatto di cultura e 
fonte di ottimismo a Carlo Su
va ed alia redazione genovese 
della RAI per la trasmissione 
radJofonica «A Lanternan. 
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