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Un neo 
sulla carta 
dell'Europa 

Un rapporto dell'ONU riconosce che qui non 
6 passato il controllo «concertato» sui sa
fari • L'importanza della contrattazione ar-
ticolata • Contraddizioni nuove per il capi-
tallsmo maturo - I padroni e gli aumenti 

Un rapporto dell'ONU ha 
confermato in questi giorni 
che la politica dci redditi 
puo essere contrastata e 
sconfitta, soprattulto in Ita
lia. 

II scgretario dclla Com* 
missione cconomica per la 
Europa rileva che il con
trollo « concertato » sui sa-
lari, dopo aver avuto appli-
cazioni difettose, prescnta 
ora prospettive ancor piu in-
certc. E' strano che questo 
gittdizio, pcssimistico da un 
punto di vista padronale, 
vcnga cmesso daH'organismo 
internazionalc proprio men-
tre in materia vengono e-
spressi giudi/i iigualrnente 
pessimistic!, mn da un pun-
to di vista operaio. Montrc 
1'ONU dice che in Europa 
la politica dei redditi non 
funziona hone, e si lagna 
specialmente dell'Italia. e'e 
In Italia chi dice che essa e 
ormai nienamente in funzio-
ne anche qui da noi. 

Eppure gli esperti del
l'ONU hanno ben presente il 
quadro europeo. dove una 
politica dei redditi e stata 
introdotta in un modo o nel-
1'altro in nacsi come la Sve-
zia. la Germania occidentale. 
1'Inehilterra. la Nnrvocia. la 
Danimarca, la Svizzera e. na-
turalmento. I'Olanda che fa 
da capostipite. ("We dunnue 
che non soddisfa? II carat-
tcro poco omneeneo e poco 
solido del controllo politico 
finora stahilito sui salari 
dell'area europea. Soltanto 
la Svezia da forse ogni ga-
ranzia: 11 e gia consolidata 
la prassi degli incrementi 
salariali concordat! anntial-
mente al vertice fra padro
ni, sindacati e governo in 
base alle esigenze di stabi
lity e di sviluppo del sistcma. 

Ma col processo d'integra-
zione capitalistica. nessun 
paese e piu solo nelle pro-
prie frontiere: se in un an-
golo dell'Europa i salari dan-
no un colpo ai profittti, il 
contraccolpo lo sopportano 
solidalmente le economic co-
muni (come il MEC e lo 
EFTA), e le sue ripercussio-
ni si risentono su tutto il 
continente. Dunque non ba-

• sta piu una politica dei red
diti praticata ufTicialmente 
in Olanda e neppure ufficio-
samente postulata in Belgio; 
non basta piii che vi sia una 
compressione forzata dei sa
lari in Italia e un blocco for-
zoso in Inghilterra, mentre 
in Svezia vi e gia una rego-
lazione consensuale e nella 
Germania occidentale c'e 
per lo meno un contenimen-
to concordato. 

Salari e 

stabilita monefaria 
Sarcbbe supcrficiale dire 

che, se anche la partitura 
cambia, la musica e sempre 
la medesima. Certo e la me-
desima, giacche il salario 
pud vincerla definitivamente 
sui profitto soltanto se cam-
biano i rapporti e il modo 
stesso di produzione. Ma 
quel che conta e che oggi, 
nel capitalismo maturo, il 
« controllo sociale » del sa
lario sta diventando I'imprc-
sa piu ardua per governanti, 
programmatori, economisti, 
statistic! e governatori. Carli 
parla di « circolo virtuoso »: 
infatti si tratta di tenere in 
equilibrio le due oppostc na
ture del salario, che e al con-
tempo un elemento dei costi 
e una componente dclla do-
manda, e che quindi non de-
ve aumentare troppo ma 
non deve neppure fermarsi. 
E non tanto per ragioni di 
stabilita monctaria quanto 
di stabilita generate, ccono
mica e politica. 

Orbcne, se la politica dei 
redditi reca con se tensioni 
Iaddove si tenta di imporla 
(come in Inghilterra, dove il 
si delle Trade Union, poi di-
ventato un no, non era un 
assenso ne dei lavoratori n6 
di tutto il sindacato), sui piu 
vasto scacchiere capitalisti-

> co altre tensioni sono create 
dagli squilibri fra paese e 
paese, nel grado e nel tipo 
di applicazione della poli
tica dci redditi. 

Derivando piu dai rappor
ti sociali che dalle strutture 
economiche, tali dislivelli 
politici fra paese e paese 
sono fonte di contraddizioni 
nuove, pericolose alia ere-
scita complessiva del capi
tate. Infatti e impossibile an-
dare verso una programma-
rione sovrannazionale delle 

economic e del mercato (gia 
prevista dallTStiropiaiio), se 
parallclamente non ci si av-
vicina a una programmazio-
ne internazionalc delle dina-
miche salariali. Ed ecco che 
la Commishione europea del
l'ONU non puo pertanto es
sere soddisfatta, anche se in 
paesi come l'lnghilterra e — 
a ben minor ragione — come 
l'ltalia, e'e chi dice triste-
mente: « La politica dei red
diti e passuta ». 

II rapporto e soprattutto 
preoccupato per l'avvenire 
della politica dei redditi, 
particolarmente in Italia. C'e 
infatti un ostacolo, alia < pos
sibility di introdurre mag-
gior online, stabilita e ra-
zionalita nella ripartizione 
dei redditi » fra salari e pro-
fitti; c'e in Europa una mi-
naccia al funzionamento del
la politica dei redditi. Que
sto intoppo e questo perico-
lo, individuati dalla Com-
missione, si chiamano 1'uno 
• contrattazione articolata > 
e l'altro — cosi lo chiama 
il rapporto — « collegamen-
to fra contrattazione salariale 
e conflitti politico-sociali >. 

La contrattazione 
articolata 

(Qui sarebbe il caso di sof-
fermarsi sull'incapacita, tipi-
ca degli osservatori statuni-
tensi, di capire sia le tradi-
zioni storiche dei movimenti 
di massa europci, sia i con-
tenuti politici delle lotte e-
conomiche degli operai. Co-
munque nessun osservatore 
dell'ONU puo sostenere che 
in Italia le grandi annate di 
lotta sindacale siano state 
collegate a scadenze di tipo 
politico: si pensi ai metallur-
gici '62 e '66, e poi al lu-
glio '60 e al 28 aprile '63. 
Nessun Iegame. Ma c'e della 
malafedc, questo e il fatto. 
GH operai che rivendicano 
un aumento di paga, fanno 
politica; il padrone che lo 
nega, lui no: Iui fa... econo-
mia). Ora, sc si guarda alia 
sostanza, il rapporto del
l'ONU e un grande elogio 
alia classe operaia e al mo-
vimento sindacale del no-
stro paese. Le lotte di questi 
anni '60, che superano quel
le di ogni altra nazione eu
ropea, sono state condotte 
proprio all'insegna della con
trattazione articolata, la qua
le non ha frantumato bens) 
arricchito 1'azione, penetran-
do profondamente le strut
ture produttive e il tessuto 
sociale. E inoltre queste lot
te sono proprio state guidate 
mediante rivendicazioni uni-
tarie che, contrapponendo il 
salario al profitto e i diritti 
sindacali al potere padrona
le, diventavano un fattore di 
sviluppo cconomico e demo-
cratico. 

E' sulla base di questa for-
za che tutti i sindacati han
no detto no alia politica dei 
redditi e al «tetto > sui sa
lari; se poi con i'inflazione 
e con la disoccupazione il pa-
dronato, auspice il governo. 
si e preso la rivincita sui sa
lario, questa e stata subita, 
non condivisa: nc la lotta e 
stata fermata ne la subor-
dinazione c stata firmata. 

11 rapporto dell'ONU e in
somnia un riconoscimento 
del ruolo di punta ricoperto 
daU'Italia che, nella carta 
europea della politica dei 
redditi, non e segnata da 
una bandierina di vittoria, 
ma anzi segna una contrad-
dizione nell'ordtnato srilup-
po del capitalismo avanzato. 
E questo e un indiscutibile 
contributo internazionalista 
dato dalla classe operaia e 
dal movimento sindacale del 
nostro paese. II rapporto 
delle Xazioni Unite quindi, 
e di per se un invito a con-
solidare quel patrimonio di 
autonomia, a utilizzare que
sto potenziale di lotta, al fi
ne di impedire che con un 
controllo < concertato > sui 
salari si realizzi un controllo 
« sociale > sugli operai. 

Guardiamoci intorno, co
me hanno fatto gli osserva
tori economici dell'ONU: di-
versamente da loro, trarre-
mo dalla realta europea ra-
gionevoli motivi di ottimi-
smo per gli anni 70, mentre 
gia oggi monta in Italia la 
protesta per un rilancio di 
quel salario che per gli ope
rai e qualcosa in piu d'una 
molla dello sviluppo. 

Ari$ Accornero 

Riveliamo la carta geografica segreta dell'Italia della NATO 

Vicenza: retrovia del fronte 
Depositi di ogive nucleari 

missili in tutto il Veneto 
Bombe-biglia, bombe a farfalla, bombe incendiarie e defoliant!, bombe frappola, bombe anlicemenlo ecc: magazzini pieni delle piii ferribili armi nu
cleari - Tutto sotlo il controllo americano - Le grandi scritte«psicologiche»- Un piccolo Vietnam - E' arrivato anche il «boom» della prosfifuzione 

Far a sal tare il bunker 

VIETNAM — Un momenta di una battaglia nel Vietnam del sud. Un partigiano del FNL scatta dalla sua posizione rav-
vicinata verso una casamatta americana. Stringe una carlca di esplosivo che, fra qualche secondo mettera fuori combat-
timento la fortificazione nemica, unlca rimasta nella zona., Le altre, come mostra la foto, gia bruciano. 

Dal nostro inviato 

VICENZA, novembre 
Alia periferia di Vicenza, sulla strada che porta a Padova, sor-

ge la caserma Ederle, un gigantesco complesso di ediiici militari. 
Vi e acquartierata la Setaf (Soutrhern European Task Force, Forza 
tattica del Sud Europa). una unita terrestre americana dotata di artiglieria mis-
silistica la quale, formalmente, fa parte del sistema difensivo della NATO. Nella 
sostanza, la Setaf dipende unicamente dal Comando supremo USA in Europa. con 
sede a Wiesbaden e costi-
tuisce una forza di pronto 
impiego su cui il Penta-
gono fa affidamento al di fuori 
della Nato. I reparti costituen-
ti la Setaf sono tre: il « I. Co
mando Missili v, il Forward 
Support Group (comprendente 
diverse unita di artiglieria 
missilistica ed elitrasportata), 
il «560. Battaglione trasmis 
sioni». A questi reparti statu 
nitensi si affianca, dipendendo 
dal comando Setaf, un reparto 
italiano di stanza a Vicenza, 
la III Brigata Missili coman-
data dal generate Giustiniani. 
Nella caserma Ederle, infine. 
ha sede anche un comando 
AFSE (Air Force Southern 
European). 1 missili in dotazio-
ne alia Setaf sono dei tipi: 
Corporal. Honest John. Nike 
Hercules. Sergeant tutti con 
testate nucleari tattiche. oltre 
ai piii moderni Bullpupp e 
Sheryike. del tipo « terra-ter
ra •», impiegati attualmente 
contro le formazioni dell'FNL 
nel Vietnam del sud. La Setaf 
ha inoltre un reparto « d'arti-
glieria speciale». dotato dei 
piii moderni e spietati tipi di 
arma. di quelle < sperimenta-
te > sui popolo vietnamita: le 
bombe-biglia, le bombe a far-
falla, le bombe incendiarie e 
defolianti, le bombe trappola, 
le bombe anticemento. 

La «tela di ragno» 
della SETAF 

All'interno della Ederle. nel 
perimetro degli alloggiamenti, 
sono issate delle grandi scritte 
per « ideologicizzare > i solda-
ti. Una di esse, affiancata da 
un gigantesco ritratto di John
son, cita una frase dello stesso 
presidente. pronunciata du 
rante un recente discorso alle 

truppe americane: « Non tutti 
i soldati americani possono 
comuattere nel Vietnam. 
Ognuno si prepari in patria >. 
E qui alia Ederle. che 6 « pa
tria americana s>, i soldati del 
la Setaf si preparano ad esser 
« degni * di amlare a combat-
tere m Vietnam. Sui gunnalet-
to « Seat Dispatch ». edito in 
lingua mglese per la truppa 
americana. ogni settimana ap 
paiono delle foto formato tes
sera di soldati americani (due, 
tre, quattro spesso di piii). 
Sono quegli americani che. 
addestrati a Vicenza, sono poi 
andali nel Vietnam e sono 
morti: il giornale li ricorda in 
una rubrica fissa, ogni setti
mana i vnlti dei caduti aumen-
tano. 

La Setaf venne costituita il 
25 ottobre 1955 come « Coman 
do Missili Prototipo d'Oltre 
mare» dalla trasformazione 
delle truppe americane delta 
USAF ritiratc dall'Austria in 
segmto al trattulo di pace: a 
queste vennero integrati nuovi 
reparti statunitensi e sezioni 
complete di specialisti e tecni-
ci militari. Da questi contin-
genti, dunque. vengono oggi 
scelti quegli specialisti che il 
comando americano di Saigon 
richiede. man mano die e co-
stretto a rimpiazzare i vuoti. 
I soldati americani portano. 
cucite sulla uniforme, due pic-
cole striscie di tela: su una e 
scritto il loro nome. sull'altra 
il MOS number — come lo 
chiamano — che sarebbe il 
numero di matricola. Se il nu-
mero di matricola e precedulo 
dalla sigla US, significa che 
quel soldato e un richiamato 
di leva; se invece la sigla e 
KA (rienlistement army), il 
soldato e un volontario. o uno 
carriera. Tra gli RA vi sono 
gran parte degli specialisti in 
missilistica. ad esempio, o in 
artiglieria convenzionale. 

LANEBOSSI SCH10: CHE COSA ACCADE IN UNA GRANDE INDUSTRIA TESSILE 

Quando un cervello elettronico 
e «assunto» al posto degli operai 
I/IBM programma Tintero ciclo produttivo - Aumenta la produzione dimimiiscel'occupazione- La 
caduta del salario familiare - Come reagiscono i lavoratori ? - Un giudizio del compagno Lama 

Dal nostro inviato 
SCHIO. novembre. 

Pochl sanno cosa sia. po-
chissimi sanno come funzio
na ma tutti a Schio ne par-
lano. P e r ia prima volta 

AINstituto Gramsci 

Un corso 
su Marx 
e Keynes 

Venerdl prossimo (ore 
18.30). nella sede dell'Istitu 
to «Gramsci» di Roma 
(via del Conservatono). co-
mincera il corso di econo-
mia politica Marx e Keynes 
tenuto dal professor Vincen-
zo Viteilo. 

0 corso sara svotto m due 
parti: nella prima saranno 
esaminati gb ajpetti fonda-
mentali delle teorie di Marx 
e di Keynes, nella seconda 
alcuni sviluppi delle loro 
analisi alia luce dell'evohi-
zione del capitalismo mo-
demo. 

Verranno, tn particolare. 
trattati i sefluenti argomen 
ti: Man e la leoiio dello 
sviluppo capitalistic*). La 
teona keynesutna, L'analist 
di Marx e I'ercluzione del 
capitalismo moderno. L'ana-
lisi di Keynes e le caraUe-
ristiche deUe odierne teorit 
kevnesiane, 

in Europa lo stabilimento tes-
sile Larerossi, ora di propne-
ta dell EN I, impiega un « cer
vello elettronico » che non ser
ve soltanto per meccanizzare 
il lavoro ammirustrativo degli 
uffici ma che interviene di-
rettamente nel processo pro
duttivo. II cervello elettronico 
— un IBM affiancato da un 
Ohvetti45.E. — sa tutto Nella 
sua « memoria » sono tmma-
gazztnati decine di migliaia di 
dati che vengono sfomati mi-
nuto per minuto. 

Ogni tre giomi gli ordinl di 
produzione del mercato di 
consumo vengono trasformati 
in formule matematiche e 
• passati» al cervello elettro
nico. In base a questi dati 
11BM programma l'intero ci
clo produttivo. Ogni ora il 
cervello elettronico e in gra
do di inviare al magazzino 
un pacchetto di schede che 
indicano quale filato di quale 
tipo, di quale gradazione di 
colore — in un assortimento 
di 3000 qualita e tipi diversi — 
e necessario per la produzione 
della stoffa che via via deve 
essere prodotta; ed indica an
che in quale punto di enor-
mi scaffalature quel filato si 
trova. La stoffa e cosi sfor-
nata con criteri industrial! 
che fin'ora erano realizzati 
soltanto nelle piu modeme 
fabbriche meccaniche. L'ap-
plicazione del cervello elettro
nico al magazzino era fin'ora, 
in Italia, awenuta soltanto 
alia FIAT. 

Per la nuova strutturazione 
del gruppo 1*ENI ha tnve 
stito 25 miliardi di lire. I ri-
sultati? In primo luogo c'e 
un indubbio risultato produt
tivo. II solo reparto di fila
ture produce 9 milionl di me-
tri quadrmti di stoffe 1'anno. 
buona part* dei quail sono 

poi impiegati in un altro sta
bilimento del gruppo ENI, Ia 
Lebole di Arezzo, costituendo 
cosi un ciclo integrato com-
pleto dalla materia prima al 
prodotto confezionato I costi 
calano. Se l'lndustria tessile 
Italians vorra reggere alia con-
correnza mondiale questa e 
la strada. Per ora il fenomeno 
che ha investito le Lanerossi 
e che e analogo anche nel 
gruppo Marzotto, costituisce 
una tendenza del settore la-
niero, non la sola ma certa 
mente la piii importante 

La produttivita del lavoro 
ha avuto nei nuovi stabili-
menU Lanerossi una impen 
nata vertigmosa. Nei magaz
zino — che e un pO il cuore 
del nuovo stabilimento — lo 
aumento della produmvita e 
del 4001-. Negli alin reparti 
Taumento non e mai interlore 
al 30-40%. Da un punto di vi
sta produttivo il n5u"a:o e 
positive: calano i f>istl di 
produzione, si allargano le 
possibilita produttive compies 
sive. Ma cosa sucxae per 
quanto riguarda i lavoratori? 
Cosa accade nella cendizione 
umana quando si cumpie un 
salto cosi grande oelie tecno-
logie di un'industria? Si apro-
no qui interrogativi e pro 
blemi di eccezionaie impor-
tanza non soltanut per la 
condizione umana del singo-
lo operaio ma per It classe 
operaia in quanto tale e per 
le sue organizzazioni pohti 
che e sindacali. 

A Schio da quando il com
plesso e state acquisUto dal-
I'ENI — secondo dati fcr-
nltimi dalla FIOT nju.onale — 
1'organico e sceso di circa 
3000 unita. vale a dire da 
8500 a circa 5500. Ii calo • 

anche piii grave — di circa 
4000 unita — se w n e mi-
zio del fenomeno si assume 
il periodo immedialan.cnte an 
tecedente all'acquisto deUe La 
nerossi. II colpo J s'.-ito co 
munque forte per le lami-
glie operate di Schio. Si Mi-
sura soprattutto tn termin? dl 
forte caduta del salirio fami 
liare. Disoccupazione maschi 
le oggi non ce n"£ iTia nelle 
famiglie entrano meno soldi 
di prima perche I'estromis-
sione ha riguar-iato soprat
tutto le donne ini'ar.e sristi-
tuite da giovam che percepi-
scono un salaric mferiore 
Questa situazione i innega 
bile anche se I'ENI hr. co 
stituito delle soveiis miMe 
con capitale prirato pur ge 
stire tre altre farihnciie cun-
nesse alle principal) e cio ha 
tomito altn 750 posti rti ̂ i-
voro nuovi. 

Ma aitri problenu sono sor-
tl per coloro che sjno rima-
sti in fabbrtca e larorano 
nei nuovi stabilimenti. Una 
visita in questi ren.irti mi 
ha convmto che ia nuova 
tecnologia tessile punta sul-
1'aumento della oniuttuita 
anche se cib comporta pe-
santi condizioni di la\x>ro :n 
limito ad un solo evmp'o. 
In alcuni reparti la velocita del 
lavoro e condizionata anche 
dal grado di umidita dell'aria: 
questa condizione e realizzata 
anche se 1'umidita si elevo 
oltre un hmite di sopporta-
bilita media. Mi hanno det 
to che d'estate sono molti gli 
svemmenti e malesseri delle 
operaie che lavorano in questo 
reparto. In generale non si 
puo dire che la nuova tecno
logia abbia alleviato la con
dizione umana. 

Come reagiscono 1 lavora
tori? Emerge in una parte 

di essi ed anche in una parte 
delle organizzazioni local! la 
tendenza a mettere 1'accento 
prevalentemente o addirittura 
soltanto sulla dimmuzione del 
iivello "aziendale" dell'occupa 
zione: e una reazione che sea 
tunsce dal contraccolpo im 
mediato e quindi e piii che 
comprensibile. Ma su una 
Iunga prospettiva questa mi 
sembra una reazione che non 
puo ottenere successo. Soprat
tutto per un fatto molto sem 
plice: quei 3000 o 4000 ope
rai usciti da un determinato 
processo produttivo non sono 
piii dispombili per un com 
battimento politico e sinda 
cale nguardante le Lanerossi 
perche in parte sono costi 
tuiti da anziani che hanno 
ottenuto un prepensionamen 
to. in parte da giovani che si 
sono quahficati oer altre at-
tivita 

Ho par la to di queste que
st lonl con il compagno Lu 
ciano Lama, segre'arir, della 
CGIL, il quale na sottoli 
neato come I lavoratori e le 
loro organizzazioni non pos
sono avere una visione "azien
dale" del Iivello di occupazio-
ne. n conto va fatto global 
mente e solo in questi termini 
va visto se i lavoratori miglio-
rano o pe^glorano la loro 
condizione. II che significa due 
cose Sui terreno della occu 
pazione avere delle garanzie 
concrete per il reimpiego del 
La mano d'opera die l'avan-
zamento tecnologico « libera » 
da una certa azienda Garan-
zie concrete, contrattate, rea-
lizzate. Sui terreno salariale 
e delle condizioni di lavoro 
significa lottare per far In 
modo che l'avanzata tecnolo-
gica non si risolva soltanto In 
un aumento dei profitti. Nel-
rindustria laniera nazionale 

la produttivita e aumentata 
nel 1966 del lS.77e. j salari 
reali soltanto del %^e7c 

C'e da dire che a Schio 
l lavoratori del nuovo stabi
limento fanno I unmi passl 
su questa strada E gi£ ot-
tengono i primi successi. Le 
lotte aziendali di questi ui-
timi tempi hanno ottenuto, in
fatti. alcuni miglioramenti per 
quanto riguarda I'assegnazio-
ne del macchinario, i cot-
timi di alcuni reparti. Ia com 
posizione delle squadre, ecc. 
Ma siamo soltan'c agli tnizi. 
Emergono anche altri tipi dl 
reazione che ncn fscilitano 
questa lotta an^ndale- riven
dicazioni che nfiitun/. di en 
trare nel meri'-> at*lla orga-
nizzazione nuova del lavo
ro e che quindi condannano 
i lavoratori all'inazione, faci-
htando cosi — certo involon 
tanamente — il peggioramen-
to delle condizioni salariali 
dei lavoratori 

Laddove le macchine nui> 
ve nvoluzionano i precedent! 
assetti produttivi e di occu-
pazione ne i sindacati ne le 
organ;zzaziont politiche dei 
lavoratori possono assumere 
un atteggiamento contrario al 
progresso. Questo e talmente 
ov\no che nessuno dice il con
trario. Ma che poi questa 
giusta posizione si tradu 
ca ogni giomo in rivendica
zioni e in lotte giustamente 
unpostate e condotte e un 
altro paio di mamche. An 
che perche non e facile nsa-
Ure dalle reazionl piii ele-
mentan e spontanee a quelle 
piii complicate, piii difficili, 
ma che sono le uniche a 
poter avere alia Iunga pos
sibilita di successo. 

Diamante Limiti 

La Setaf, vale a dire I'eser-
cito americano, ha tntessulo 
nel Veneto una vera e propria 
tela di ragno; il suo scopo ufli-
ciale — citiamo da un davit-
mento Seta) - c quello di 
« farnire I'appoggm Hii.s-.si/isf/-
co alle fnrze temtoriali della 
Sato in Italia ». Oltre alle va-
rie caserme c quartieri di d(>i-
tazione civile, per le famiglie 
degli ufliciali, di cui dispone a 
Vicenza (ed alia caserma I'as-
salacqua di Verona, ancora 
parzialmente occupata dagli 
americani) la Setaf ha basi 
missilistiche con depositi di 
ogive nucleari a Longare, sui 
monte Tormeno, sulle colline 
di Lonigo. a Pianezzo (dove 
SOHO state costruite profonde 
gallerie sntto la mnnUiqna) a 
Malga V.onta (dove per co-
struire le rampe di Inncto e* 
stato \postato il monumento 
ai partigiani di Bruno Viola, 
il leggendario * .Wririnnio», 
fucilato coi suoi uomini dai 
tedeschi in quella lacalita). 
a Fiorentini. a ('•alzignano. sui 
monte Calvarina. A San Got-
tardo vi sono invece gli im-
pianti radar. Dal comando 
della Setaf, inoltre. dipende la 
grande base logistica di C.imp 
Darby, a Livorno. 

Dal Veneto 

al Vietnam 
« Pagiitc bene le truppe e 

non temctc di nulla > dice 
un'altra delle grandi scritte 
tpsicologiche » all'interno dcl
la caserma Ederle di Vicenza; 
questa e collocata proprio sui 
muro dell'Ufficio pagamenti, 
dove i soldati si recano a r'tti 
rare la paga. Ma nonostante 
siano certo ben pagati, molti 
soldati americani non se la 
sentono di finire i loro giomi 
in una palude vietnamita, Cosi 
la media dei disertori. dalle 
forze statunitensi di stanza in 
Europa, 6 arrivata alle mille 
unita al mese. Comunque. .se 
non mi e riuscito sapere quale 
sia il numero dei disertori dai 
reparti della Setaf, un altro 
dato mi 6 stato possibile ap 
prendere: e cioe che I'&U^c dei 
soldati americani addestrati 
nel Veneto vengono poi spedi-
ti. in varie riprese, alle unita 
combattenti nel Vietnam. 

Ovviamente. di una citta 
« retrovia del fronte >, V'/cen 
za ha acquistato alcune delle 
caratteristiche lipiche. La 
mentalitd del soldato che 
aspetta di partire per la pri
ma linea diviene una mentah-
ta particolare, soprattutto m 
libera uscita. Cosi gli incidenti 
tra popolazione civile e milita 
ri americani non si conlano 
piii. Episodi clamorosi si sono 
veriftcati; risse fra Gl ubria 
chi, gimkane su auto lanciate a 
folle velocitd. una specie di 
t boom » della prostituzione 
cittadma. II sindaco di Vicen 
za. dott. Sala, posto assat au-
ramente dt fronte alle propne 
responsabilita dal gruppo con 
siliare comumsla. ha cercato 
di dimoslrare che « il governo 
americano manda in Italia t 
soldati soctalmente mighon >. 
E certamente, per aver pro 
nunciato questa frase. il sin
daco Sala non ha mai messo 
piede. di sera, in quelle vie 
della citta frequentate dagli 
americani in libera uscita. 
come via XX Settembre, ma 
San Domenico. via Pozzetto e 
altre. In compenso, per cal-
mare le acque. di tanto in 
tanto appaiono sui muri di Vt 
cenza — specie nella ricorren-
za di alcune festwila — stn 
scioni che dicono: < V'rrenfini.' 
Siamo tutti una grande fami 
glia >; nel tanto vano quanto 
ingenuo tentativo di xlabiltre 
una buona convivenza tra la 
comunita cittadina e gli ame
ricani della Setaf. 

Nel Johnny's bar di via 
XX Settembre gli americani 
vanno e vengono, di notte. tra 
liquori e ragazze facili. Anche 
qui, come ad Avano. Vatmo 
sfera e squallida. maisana. 
Anche qui il nostro paese deve 
pagare, a questo t presidio » 
militare statunitense, uno scot-
lo che (al di Id della sovranita 
nazionale calpestata) d quello 
della continua offesa alia pro
pria dignita. 

Cesar* De Simone 
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