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BANDITI E RIFORME 

La Sardegna e 
ancora Italia? 

Questa la domanda che si e posto un quo-
tidiano di Sassari — Un problema politico 

Una polizia democratica 
pe r combattere i banditi e 
una politica di r iforme per 
sradicare il fenomeno del 
bandit ismo in Sardegna. Non 
e poco, ma e ci6 che lo Stato 
italiano ha il dovere di fare 
se vuole porre fine alia tra-
gedia di cui il popolo sardo 
e protagonista e vittima e 
di cui lo Stato italiano, da 
un secolo, e i governi demo-
cristiani, negli ultimi 20 an-
ni, hanno la diretta, esclu-
siva responsabilita. 

E ' da dire che il Govcrno 
di centro-sinistra neanche in 
questo si e distinto dai go
verni passati e ha fatto, esat-
t amente il contrario di quel 
che 6 necessario: ha inviato 
in Sardegna una specie di 
esercito coloniale, tanto bru-
tale contro lc popolazioni 
quanto debole e incapace 
nei confronti dei banditi , e 
ha continuato la politica 
anti-sarda che ha lasciato 
insoluti o ha aggravato i 
problemi delPIsola. 

Da qui il fallimento cla-
moroso che tut t i riconosco-
no ma che alcuni tcndono 
ad a t t r ibuire a errori « tec-
nici * della polizia. Trascu-
r i amo pure i cialtroni for-
caioli e irresponsabili che 
chiedono nuove misure ec-
cezionali, ignorando che, 
nella lunga storia del ban
ditismo sardo, ad ogni prov-
vedimento eccezionale, con-
fino o pena di morte, ra-
strel lamenti o stati d'asse-
dio, hanno corrisposto un 
aggravamento della situazio-
ne e un incremento degli 
att i di banditismo, come, 
infatti , si 6 verificato pun-
tua lmente anche oggi: dopo 
un anno di intervento co
loniale di t ruppe speciali, 
di « baschi blu », e c c , si e 
regis t ra to nello scorso ago-
sto il t r iste record mai rag-
giunto di ben cinque se-
questr i di persona nel giro 
di pochi g iomi! 

In realta, ci6 che avviene 
In Sardegna e riflesso e 
conseguenza non di error i 
tecnici ma di un fatto poli
tico grave, senza compren-
dere il quale non si pud 
capire niente delle cause 
della situazione ne dei ri-
medi necessari. In Sardegna 
si 6 giunti a una lacerazio-
n e del rapporto fiduciario 
t r a Stato italiano e popolo 
sardo cosl grave e profonda 
da far perfino manifestare 
posizioni che pongono in 
discussione lo stesso rap
por to uni tar io della regione 
sarda con lo Stato i taliano; 
e nel quotidiano di Sassari, 
che fu di Antonio Segni, 
che e apparsa la domanda 
c la Sardegna 6 ancora Ita
lia? *. Posizioni esaspcrate 
e s teri l i , senza dubbio, ma 
che maturano inevitabilmen-
te in seno ad una popola-
zione che e s tret ta contem-
poraneamente dal t e r rore 
dei banditi indisturbati e 
dalla paura di una polizia 
coloniale, e si accorge che 
il Govcrno non in tcnde far 
n iente per affrontare la cau
sa di fondo del banditismo. 

Alia ricerca delle cause 
si sono dedicati in queste 
set t imane, con zelo da csplo-
ra tor i , molti degli inviati e 
dei giornalisti della « gran-
de » s tampa; i piu generosi 
e illuminati hanno denuncia-
to la miseria dcll ' lsola c 
chiesto s t rade, scuole, case 
c acquedotti , r ichieste ra-
gionevoli e adeguate a un 
Governo per il quale « asfal
t a r » e « g u b e r n a r » e per 
il quale la «r i forma > piu 
ardi ta da a t tua re e quella 
del «codice di a w i a m e n t o 
postale ». 

Ma spiegare il bandit ismo 
sardo con la sola miseria c 
quanto di piu superficiale si 
possa pensare. E* vero che 
il quadro in cui sorgc il 
bandit ismo e quello di una 
diffusa miseria ma non e la 
miseria, genericamente inte-
sa, che alimenta da sccoli il 
bandit ismo sardo; la causa 
eentrale, attiva e permissiva 
insieme, e specificamente lo 
arretrato, primitivo assetto 
delta pastorizia a pascolo 
brado. 

E ' questa pastorizia anti-
ca, mai trasformata, che oc-
cupa due terzi della intcra 
isola, che al imenta la rendi-
ta dei proprietar i assenteisti 
e « produce > i banditi , che 
condiziona, paralizza e im-
pronta di se, in zone vastis-
sime, ogni aspctto della vi
ta, Teconomia, i rapport i so
cial! e umani, il costume, la 
mentali ta, la stessa na tura 
desertica e selvaggia, la de-
solazione delta terra e la di-
sperazione degli uomini e 
che determine la piu dram-
matica contraddizione oggi 
in atto nel nostro Paese. Or-
bene, se questo e vero, e lo 
ha riconosciuto vero lo stes
so Ministro Taviani in Par-
l t n e n t o , q u e l . che • occorre 

«!/Espresso» pubblica una sconvolgente e significativa testimonianza sugli orrori compiuti dagli Stati Uniti 

Drammatico rapporto della sorella di Agnelli 
sulle atrocita amerkane nel Sad Vietnam 

non 6 l'elemosina o la pro-
messa di qualche opera pub
blica, di qualche scuola o 
strada e tanto meno l'invio 
di un esercito coloniale. 
Quel che occorre e la ri
forma strutturale e la Ira-
sformazione fondiaria della 
pastorizia e, prima di tutto, 
la riforma del mostruoso 
contratto di affitto pascolo, 
quel contratto per cui que-
st 'anno, per esempio, 50.000 
pastori hanno dovuto pagare 
per 1'afTitto di nude terre 
piu di quanto le loro greg-
gi abbiano dato di comples-
sivo prodotto lordo! 

Se una tale riforma, indi-
spensabile per il progresso 
generale della Sardegna pri
ma ancora che per elimina-
re il banditismo, non e sta-
ta ancora avviata, e perche 
essa non rientrava nel disc-
gno dei monopoli, ai cui in-
teressi sono state ispirate, 
nel passato e oggi, le inizia-
tive e le grandi scelte del 
Governo. Conseguenza di 
queste scelte e stata la tu-
tela degli interessi parassi-
tari che si oppongono a una 
riforma agraria seria, l'ab-
bandono delle campagne e 
l'erogazione di centinaia di 
miliardi a societa come la 
« Esso » per l ' impianto di 
grandi raffinerie in una re
gione che non produce una 
sola goccia di petrolio o per 
al tre industrie estranee alia 
economia della Sardegna ma 
avide dei mutui e contri-
buti della Cassa e della Re
gione. 

Non Tomerta (solo lo 
scandinavo on. Orlandi igno-
ra che in Sardegna non vi e 
mafia) o il mito della « ba-
lentia », dunque, hanno con-
dotto la Sardegna alia odier-
na drammatica situazione 
ma la scelta politica, di clas-
se, anti-riforme dei governi 
d.c. e dell 'at tuale Governo 
di centro-sinistra. A quella 
scelta dobbiamo la Sardegna 
d'oggi: 180.000 emigrati su 
1.500.000 abitanti , disoccu-
pazione in aumento, piccole 
industr ie locali in rovina, 
agricoltura e pastorizia in 
condizioni preagoniche, de-
lusione e sfiducia profonde 
di una popolazione che ha 
visto tradito la « rinascita >, 
trasformato il Piano sardo 
in uno s t rumento al servizio 
dei monopoli, respinte tut te 
le proposle avanzate dalla 
Regione e in Par lamento per 
un intervento adeguato alle 
esigenze pcculiari dcll 'lsola, 
insabbiata la proposta di 
legge per la riforma del con
t ra t to di affitto pascolo che 
noi comunisti abbiamo pre-
sentato da un anno. 

Oggi, dopo il terr ibi le ago-
sto e i nuovi insuccessi, il 
Governo non ha al tro mez
zo, per tentare di ricostitui-
re il rapporto di fiducia co-
si profondamente laceratosi, 
che quello di promuovere 
una svolta della sua politica 
generale, imponendo un 
orientamento democratico 
alle sue forze ncll'Isola e 
avviando ser iamente la r i 
forma e la trasformazione 
della pastorizia ar re t ra ta di 
sccoli. 

Ecco perche il problema 
del bandit ismo sardo non c 
quello della « sfida dei ban- | 
diti alio Stato >, da risolve-
re con migliori tecniche po-
liziesche, ma e il problema 
politico di modificare radi-
calmente l 'attuale rapporto 
di sfiducia tra lo Stato e le 
popolazioni sarde, di raffor-
zare e dare contenuto alia 
Autonomia, la cui gestione 
non ha pur t roppo mitigato 
la sfiducia dei sardi verso il 
potere . 

Non si pud tacere, perd, 
che di tale problema cen-
i ra le la soluzione vera e 
quella della partccipazione 
effettiva dei lavoratori alia 

* responsabilita e alia direzio-
ne della politica regionale, 
condizione essenziale per 
determinaro una situazione 
del tut to nuova, per mobili-
tare ogni energia e far re-
cuperare rapidamente il 
tempo perduto negli ultimi 
20 anni. Questo significa che 
solo con una nuova maggio-
ranza e possibile res taurare 
la fiducia tra lo Stato c le 
masse popolari delle citta e 
delle campagne, a w i a r e quel 
processo di riforme e di ri
nascita che pud associare la 
Sardegna a un nuovo corso 
di sviluppo nazionale e puo 
guarire le piu gravi piaghc 
dcll 'lsola. 

Fuori di questa prospetti-
va sara impossibile modifi
care le tristi vicende della 
Sardegna c saranno sempre 
piu inutili le lagrime, la 
falsa pieta, le prediche e gli 
accorati appclli ai sardi che 
dovranno, da soli, affronta
re la ferocia dei banditi e, 
non da soli, l 'insensibilita e 
il cinismo dei governanti . 

Pirastu 

« Quello che fanno gli americani nel Vietnam 
gono rastrellati dai « marines » 

scrive Susanna Rattazzi Agnelli — fa orrore ». Nella foto: anche i bambini ven-

Impressioni e ricordi dell'Alpiniade al Picco Lenin 

Alpinismo di massa a 7.000 metri 
Gli organizzalori sovietici della scalafa alia vetfa del Pamir hanno dimosfralo una grande fiducia nei rocciafori 

di lulli i paesi — Le cordate distribute su diversi itinerari di salita — II giudizio dei polacchi e degli auslriaci 

L'aver organizzato l'Alpi
niade del Cinquanlesimo al 
Picco Lenin e stato un atto 
di grande coraggio e di e-
strema fiducia negli alpinisti 
in generale. Gli organizzatori 
erano tutti veterani de> sette-
mila metri e quindi conosce-
vano perfettamente tutti i ri-
schi che potevano correre 
mandando centinaia di per-
sone su un < settemila ^ sia 
pure non dei piu difficili come 
il Picco Lenin: il cattivo tem
po che pud far scendere la 
temperatura a decine di gradi 
sotto lo zero, il mai di monta-
gna che pud abbattere anche 
uomini fortissimi se non han
no la dovuta preparazione. Ie 
inHnite insidie del ghiaccio e 
della neve. E non si sono ac-
contentati di organizzare una 
grande Alpiniade sovietica re 
clutando soltanto i migliori al
pinisti dellURSS capaci di 
garantire la perfetta riuscita 
deirimprcsa. conosciuti per
fettamente nelle loro qualita 
e nei loro difetti. No: gli or-
gani7zatori hanno voluto e-
stendere l'Alpiniade anche a 
persone praticamente scono-
sciute come gli alpinisti stra-
nieri. Si sono fidati del buon 
senso degli alpinisti e in gene 
rale tale fiducia non e andata 
delusa 

Al Campo dell'Alpiniade 
situato a 3600 metri nella val 
le Aciktasc sono raccolti de 
cine di alpinisti quasi tutti di 
provata esperienza: tra que-
sti alcune stelle del firma-
mento alpinistico mondiale co 
m e il polacco Stanislaw Biell 
di Craco\ia, scalatore della 
Nord deU'Eiger, della Nord 
del Cervino. della Cassin alle 
Grandes Jorasses. gli austria-
ci fratelli Huber. i sovietici 
Chergiani Lezko. Kavunenko. 
tanto per citare genie che ha 
lasciato il segno anche sulle 
nostre Alpi Nessuno di que 
sti e arrivato nel Pamir per 
aprire vie nuo\e. tutti sape 
vano che sli itinerari da per 
correre. piu o meno difficili. 
erano gia stati aperti e che 
quindi non e'era posto per 
« prime > sensazionali. Eppure 
sia gli orientall che gli occi
dental! si sono presentati con 
tutte le attrezzature piu mo-

derne e una solidissima vo-
lonta di raggiungere la < Ta-
cile > vetta del Picco Lenin. 
la cosiddetta scunla per lo 
alpinismo d'alta quota. 

La scelta deH'itinerario di 
salita e stata libera. Gli au-
striaci hanno voluto ripercor-
correre la cresta salita nel 
1929 dalla cordata austriaca 
che ha compiuto la prima a-
scensione del Picco Lenin: la 
cordata polacca diretta da 
Biel ha percorso in seconda 
ascensione la via Ovcinnikov. 
la piu diretta e forse la piu 
Delia c difficile alia monta 
gna: molte cordate hanno pre-
ferito il lungo itinerario at-
traverso la Punta Razdelnaja 
e la Cresta Ovest. in fine la 
maggior parte, compresi cli 
italiani hanno scelto le Rocce 
Lipkin e la Cresta Est. Tra 
1'altro si sono avute nell'am-
bito dei succitati itinerari. no-
tevoli exploit come Timpresa 
deH'austriaco che in eiornata 
d partito dai colle Krylenko 
ha raggiunto la vetta da solo 
ed e tomato indietro percor-
rendo un dislivello di mille 
metri e pareechi chilometri di 
cresta. oppure rielia cordata 
polacca di Biell che in un solo 
giomo ha percorso tutta la via 
Ovcinnikov partendo da 4200 
metri e arrivando a fi200 

La distribuzione delle corda 
te su diversi itinerari e la sa 
lita in gruppi di 20 o 30 per
sone procedenti con un distac-
co di uno o due egiorni di mar-
cia hanno e\itato I'affollnmen-
to nei vari campi. hanno per 
messo di utilizzare in parte 
le tende gia installate. hanno 
permesso agli alpinist! di non 
avere rimpressione penosa di 
far parte di una folia inco-
lonnata su per ghiacciai e roc-
cette per portare 1'omaggio di 
una bandiera in vetta al gi 
gante pamiriano. 

Dopo la salita al Picco Le 
nin ho avuto occasione di par 
lare con alcuni alpinisti non 
certo sospettabili di particola 
re simpatie per ("alpinismo in 
massa. Ad esempio Biell si 
d dichiarato molto soddisfatto 
del mese trascorso nel Tran-
salai. Gli austriaci, nonostan-
te alcune disawenture con la 
Aeroflot per il trasporto dei 

bagagli e il loro umore nero, 
per tutta la parte alpinistica 
hanno avuto parole che ra-
sentavano 1'entusiasmo. Cito 
sempre polacchi e austriaci 
perche erano i piu tipici rap-
prcsentanti dcll'alpinismo in
dividuate; gli uni per convin 
zione. quasi per protesta e gli 
altri in quanto provenienti da 
un ambiente dove l'alpinismo 
e sempre stato come in Ita
lia un fatto puramente indi-
\ iduale. 

Credo a questo punto che 
possa contare anche il nostro 
parere e credo di pctermi fa
re interprete anche dei mici 
due compagni. Oppio e Gual 
co. Noi apparteniamo senza 
dubbio alia categoria di alpi
nisti che considerano I'andare 
in montagna come un mezzo 
capace di allontanarci almeno 
«f*^ •-••*-* 1«W/% t n * M n p «^3l f » * 2 r 2 ; 

so della citta. dall"eccessivo 
ammassamento. Insomma nel-
1'alpinismo cerchiamo solitu-
dine anche se poi tale solitu-
dine spesso si riduce a fare la 
coda sul sentiero della diret-
tissima in Grigna. Almeno la 
inten7tone d questa e la Val 

di Remes ci piace tanto pro-
prio perche e poco frequen 
tata. 

Siamo stati piu di un mese 
nel Pamir e siamo tornati 
pieni di entusiasmo. E' chia.-
ro che 1'entusiasmo e dato an
che dal fatto d'aver raggiun 
to la vetta (forse se la monta
gna ci avesse respinto sarem-
mo tornati col muso lungo) 
ma e tutto I'ambiente in cui 
abbiamo vissuto durante que 
sto periodo che genera in noi 
una quantita grandissima di 
ricordi piacevoli. L'Alpiniade 
si manifestava come fatto di 
massa solo in alcuni moment!: 
Ie bre \ i adunate sul campo 
per il rapporto sul program 
ma da svolgere. per la com 
memorazione degli alpinisti 
morti (quattro tedeschi sul 
I'Eiger. un polarrn e un so-
rietico nel Caucaso), per te-
steggiare » reduci vittoriosi 
daH'assalto al Picco Lenin. 
Ovviamente i pasti erano con 
sumati in una grande tenda 
comune; la doccia era comu 
ne; in fine e 'era la corvee 
(ogni gruppo era ccomandatoi 

Col libro « Organizzazione di una disfatfa » 

A Alexander Kluge 

il premio Isola d'Elba 
La Giuna del Premio lette-

rano c Isola d'Elba ». presiedu 
ta da Angelo Remand e com 
post a da Carlo Bo. Raffaele 
Crovi Rxio.fo Doni. Carlo Ghe 
rardticci. Mano Gozzini. Gino 
Montesanto. Gcno Pampalom 
Leone Piccioni. Mano Pomilio. 
Bona ventura Tecchi, Giorgio 
Varanini e Valerio Volpmi, ha 
preso in esame complessivametv 
te 62 opere. giungendo infine, 
attraverso successive elimina-
zionL a formulare una rosa fi
nale comprendenti i sefunti 

sei libn: Peter Weiss. Punto di 
fuga, editore Emaudi. Torino: 
Alexander Kluge. Oroamzzazio 
ne d\ una disfatta. editore Riz 
zoli. Milano: Giorgio Galli. U 
bipartitismo imperfelto. editore 
tl Muiino. Bologna: Gaspare 
Barbiellim Amidei. Dopo Ma-
ritain, editore Borla. Torino: 
Renato Ghiotto. Scacco alia re-
gina, editore Rtzzoli, Milano; 
Tonino Guerra, L'eotiflibrio. edi
tore Bompiani, Milano. 

La Giuria ha deciso all'una-
nimita di assegnare 0 Premio 
a Alexander Huge. 

in cucina a pulire patate e la-
vare stoviglie. d'altra parte 
mancava la donna di ser-
\izio). 

L'Alpiniade. come atmosfera 
generale. pud avere un riscon 
tro occidentale nei vari ral-
lye sci-alpinistici che vedono 
un numero a volte anche gran
de di alpinisti sciatori (in ge-
nere i migliori che praticano 
questo genere di sport) riunir-
si in tende e igloo per affronta 
re in squadre di pochi elemen 
ti un percorso difficile d'alta 
montagna Durante queste ma 
nifestazioni che mettono a du
ra prova i partecipanti tutti 
danno il meglio di se stessi. si 
attengono a un'autodisciplina 
assoluta nei rapporti enn Ie al
tre squadre sia al campo che 
in salita. ben difficilmente dan-
no adito a manilesta7ioni « can-
nibalesche» C'oe infrangono 
quelle leggi non scritte che so
no alia base dello spirito del-
Talpinismo 

Sul Picco Lenin cravamo 
squadre molto piu numerose 
che ai rallye. ma lo spirito era 
lo stesso Eravamo pratica
mente tutta gente che la pen-
sava ailo stesso rrtodo a pro-
posito della montacna e quindi 
tutti ci tro\avamo a nostro 
agio in me77o agli altn Inol 
tre i venti o i trrnta durante 
la salita si frarionavano in 
gruppi piu piccoli e alia fine 
si format ano sempre piu le 
solite squadrette di amici che 
se fosse esistita la buona con-
suetudine di legarsi avrebbero 
fatto cordata insieme 

Per concludere l'Alpiniade e 
stata si una manifestazione 
massiccia che ha implicato una 
organizzazione grandiosa. ma 
ciascuno dei partecipanti non 
ha mai avuto 1'impressione di 
dover rinunciare anche in par 
te a se stesso Anzi cia«=cuno ha 
avuto dagli altri partecipanti 
uno stimolo a fare meglio in 
una sorta di emiilazione che 
oltre ad avere contenuti perso
nal! aveva anche un vago sot-
tofondo di spirito nazionale 
L'Alpiniade era intemazionale 
e ciascuno rappresentava i) 
proprio paese e voleva non sfi-
gurasse di fronte agli altri . 

Emilio Frisia 

Dopo una permanenza di due mesi nel Vietnam 

del Sud come delegata della Croce Rossa per 

organizzare i servizi di assistenza, Susanna 

Agnelli Rattazzi, ha scritto un rapporto che la 

Societa Intemazionale di C.R. ha respinto - « I I 

mondo dovrebbe insorgere contro chi si ser

ve delle armi per aiutare un popolo che de-

sidera soltanto di essere lasciato in pace» 

«Sono stata in Vietnam e 
mi rendo conto che se uno 
dovesse giudicare gli america
ni dal punto di vista della 
azione politica e militate de
gli Stati Uniti in questo paese, 
rimpressione sarebbe di o n o 
re P. Cosi scrive. sul 1'Espres
so che sara posto in vendita 
domani, Susanna Rattazzi na 
ta Agnelli, sorella del presi 
dente della FIAT II settima 
nale pubblica una sua lunga 
testimonian/a. della quale an 
ticipiamo i brani piu signifi 
cativi. scritta al ritorno in 
Italia dopo una permanenza 
di due mesi nel Vietnam del 
Sud come inviata della so
cieta intemazionale della Cro 
ce Rossa. Due mesi. durante 
i quali ha conosciuto gli or
rori di una guerra in cui, 
come ella stessa scrive. « ogni 
giorno decine di persone ven 
gono uccise nei modi piu bar-
bari nel nome della liberta x>. 

Quello che 
ho visto 

Appena tornata in Italia, 
Susanna Rattazzi Agnelli ave
va scritto un rapporto su 
quello che aveva visto e sul-
1 opera di assistenza della Le-
ga della Croce Rossa. II suo 
rapporto e stato respinto dal 
Consiglio dei governatori del
la Lega delle Societa di Croce 
Rossa riunito all'Aja perche 
le conclusioni alle quali l'au-
trice era pervenuta «erano 
ispirate a un punto di vista 
politico >. Da quel rapporto 
e nata la testimonianza che 
Susanna Rattazzi ha conse-
gnato al scttimanale. Una te
stimonianza che si aggiunge 
a molte altre sulle atrocita 
che ogni giorno. ogni ora ven-
gono consumate dagli Stati 
Uniti nel Vietnam del Sud. 

« Quello che fanno gli ame 
ricani nel Vietnam fa orrore 
— scrive la delegata della 
Croce Rossa dopo aver ricor-
dato significativamente un 
episodio avvenuto a Firenze 
durante I'occupazione nazista 
— ma i soldati. delegati a 
commettere questi orrori, pre
si uno per uno. quelli che ho 
visto. avevano piu la faccia 
di vittime che di carnefici ». 

L'autrice racconta come sia 
giunta a Saigon e i sentimenti 
che le hanno ispirato il cli-
ma di guerra in cui ha trova 
lo la citta. A Saigon appren 
de che ia sua destinazione c 
Rach Gia nel Delta del Me
kong dove I'attende una in-
fermiera britannica che gia 
da due mesi opera in quella 
zona distribuendo latte in pol-
vere. zucchero e medicinali ai 
dispensari dei viliaggi. La sua 
vita non e facile. * Ogni gior
no I'interprete le riferisce sto-
rie raccapriccianti di uccisio-
ni. di vittime delle mine, di 
attentati. Ha assistito. tre 
giorni prima del mio a r r i v e 
sulla piazzetta di fronte al 
dispensario. al Iinciaggio di 
un soldato vietnamita che 
qualcuno aveva pagatn per
che uccidesse il suo coman-
dante ». 

II nosbo 
lavoro 

Le due delegate della Croce 
Rossa. 1'italiana e 1'inglese. 
percorrono il delta del Me 
kong a bordo del t sampang » 
bianco della Lega, sventolan 
do la bandiera della Croce 
Rossa < Mi chiedo che senso 
abbia il nostro lavoro — scri 
ve Susanna Rattazzi — a chi 
serva. Una vecchia seduta 
sul ciglio del canale mi guar 
da con la faccia dura e chiu 
sa di chi condanna; la sa 
Iuto con la mano: scuote len 
tamente Ia testa e dice " n o " » 

Ogni volta che viene a con 
tatto con i civili si preoccupa 
di far capire subito che non e 
americana. f Nascosto dietro 
la porta di una casa vedo il 
prete cattolico- non pun fare 
a meno di uscire Mi punta 
contro il dito: "Vous etes ame 
ricawe? " Quando nspondo di 
no tira un sospiro di sollievo > 
E piu avanti: c E' difficile 
spiegare ad un vietnamita del 
Delta che due donne che por-
tano sul braccio una croce 
rossa come le infermiere ame-
ricane. che parlano tra di loro 
in inglese, che distribuiscono 
vitamine e latte condensato 

americani, che rassomighano 
alle americane. non sono ame-
ricane. E poi. che diffcrenza 
e'e? Se ci siamo e |x?rche 
siamo come loro rospnnsabili 
di quello cho succedo ». 

Torna a Saigon, nel clima 
di paura della capitale del 
Sud. « L'infermiera irlandese 
che da otto meii l .nora in un 
ospedale \ icino a Pleiku mi 
racconta le sue giornato: i 
b.unb'-n cho gl. ohcottori ame 
ricani traspn.t.ino osini gionio 
<il MIO os|K.'dale MWD M'li/a 
gambe. senza breccia, sen/a 
occlu Li ojx*raiio da s\egh 
perche. da quando I'anestesi-
sta americana e in vaeanza. 
in anestesia generale ne 
muobno il 50 per cento. Una 
delle tue infcmv'ere vietnami-
te e «tata arrestata perche 
aveva trasmosso ai vietcong 
una nianta coii cui essi avreb 
hero potutn far saltare in aria 
le case dei mi'dici e lolle in 
forrii'i r(- I due f iga/ / ini che 
la senti ' r l la anu'iK-ana ha uc 
ci 'o ;er; •CIIK ndo che î fos 
S'M*) fennat" |n-i lanciare una 
hnmb.i. iixrvano addosM) solo 
i pantaloni e la camicia: e 
vero che non avrebbero do 
vu!i> fermarsi al " Dont stop " 
perehe tutti sanno che le sen-
tinelle americane sparano ». 

< Vedo i bambini mutilati 
che aspettano gli arti artificia-
li. e dappertutto. nelle basi 
a.noricane la sterminata quan
tita di materiale bellico che 
si accatasta nei porti e nei 
campi di aviazione >. 

Negli altipiani centrali. do
ve e inviata dopo la breve se
conda permanenza a Saigon. 
l'autrice della testimonianza 
scopre che In * genie non si 
preoccupa di manifestare i 
propri sentimenti antiamerica-
ni e in genere la sua xenofo-
bia •». t Entro nei negozi e 
compro a prezzi favolosi pro-
dotti americani sperandn che 
capiscano che non sono ame
ricana: caDiscono soltanto che 
devo essere pazza e devo ave 
re tanti s )Idi da buttare. Cosi 
mi odiano ancira di piu >. 

Napalm 
e bombe 

Ed ecco !o conclusioni alle 
quali o giun a Susanna Rat 
tazzi Agnelli, t Fnrse Ie due 
giovani infermicif olandesi 
che verrann.i al mio p-isto riu 
sciranno a co"\u-cersi che 'a 
pn'ira do' mm -nismo. il Sud 
Est a.s'utico. !a hb<'rta dei no 
poli possono gii stificare I'or-
rore di quo!"o che i! Vietnam 
vive. Io non ci riesco: non esi-
ste per me nulla che giustin" 
chi un =olo b<.«mbardamento di 
un villacgio pieno di civili. il 
iancio di n.ipa<m su di un solo 
bambini Ho v'sto i bambini 
bruciati dal napalm e il san 
gue rni si e ^- '^to Mi hanno 
chiesto se volevo fotografarli 
e ho incominciato a tremare. 
Crc 'o che pochi in F.uropa si 
rendano conto d: quello cne 
sta succedendo nel Vietnam. 
Non sono stata nel Nord. ma 
quello che viene fatto nel Viet 
nam del Sud £ un affronto a 
qualsiasi sentimento civile. 
O^T giorno decine di persone 
vermono ucczse nei modi piu 
barbari nel nome della liberta. 
Mi hanno detto che se gii ame
ricani se ne andassero i viet
cong seminerebbero il terrore. 
Pud essere vero. ma il mondo 
dovrebbe insorgere allora con 
tro i vietcong come dovrebbe 
insorgere contro chi si serve 
delle armi per aiutare un no 
polo che desidera solo di es 
sere lasciato in pace » 

Dopo aver detto che il suo 
rapporto e stato respinto dal 
Ia Croce Rossa dell'Aja. Su
sanna Rattazzi cosi chiude la 
sua testimonianza: t Che cosa 
faccio? Mi sono risolta a pub 
blicsre le mie conclusioni. 
Sono conclusioni certamen 
te semplicistiche, sicuramen-
te piu impolitiche che politi-
che. e forse al di fuori delle 
mie competen7e. Ma non pos-
so dimenticare le famiglie 
americane che ho visto vivere 
negli alberghi di Bangkok: 
una madre che uscendo dalla 
piscina diceva a suo fial^o che 
se non smotteva di tormenta 
re il fratellino quando daddu 
tornava a casa lo avrebbe 
sgridato E daddu era andato 
all* aeroporto. davanti alio 
sguardo imbambolato dei tu-
risti in arrivo da Honolulu e 
da Parigi era salito su un i*t 
ed era andato a bombardave 
fl Vietnam >. 
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