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Lippman e Westmoreland 

L'America 
in Asia 

Ripiegare sulla Nuova Zelanda e 
I'Australia oppure « vincere nel Viet
nam » anche a costo di bombardare 
la Cina? - Guerra terrestre o il mare 

tra I'Asia e I'America? 

La politica americana in 
Asia si svolge su due piani. 
Da una parte si discutono 
tutte le possibili alternative 
alia guerra nel Vietnam dal-
l'altra si adottano tutte le 
misure per continuarc quc-
sta guerra e per estenderla. 
I due piani corrispondono a 
due diverse concezioni stra-
tegiche del ruolo degli Stati 
Uniti in Asia. II primo ad 
una concezione che tende 
ad evitare lo scontro con la 
Cina il secondo ad una con
cezione che considera tale 
scontro inevitabile e, in una 
certa misura, persino auspi-
cabile. Volendo cercare dei 
punti di riferimento simbo-
lici, ma non tanto, dei due 
diversi piani, dovremmo ri-
farci a Lippman per il pri
mo e al generale Westmo
reland per il secondo. 

Lippman sostiene che im-
pegnarsi in una guerra ter
restre nel eontinente asiati-
co e stato un grosso errore 
che rischia di non produrre 
altro risultato che lo scontro 
con la Cina, le cui conse-
guenze sarebbero impreve-
dibili. Westmoreland alTer-
ma che la guerra nel Viet
nam puo cssere vinta anche 
se sara una « guerra di lo-
gorio ». Secondo Lippman 
hisogna porre il mare tra 
le posizioni americane e il 
eontinente asiatico Di qui 
il suo suggcrimonto di ripie
gare sulPAustralia e la 
Nuova Zelanda. « Non ci 
vuole molto per comprende-
re — egli scrive —• che una 
nostra base in Australia sa-
rebbe piu sicura e meno co-
stosa di quanto possa mai 
esserlo una base in Indoci-
na. Le forze militari cinesi 
e vietnamite possono mar-
ciare' ma non possono nuo-
tare: non sono pbtenze na-
vali mentre noi lo siamo in 
misura superlativa ». 

Westmoreland ribatte che 
«e non si vince nel Vietnam 
I'America sara costretta a 
difendersi nelle Hawaii o ad-
dirittura in California. E' 
completamente falso, repli
ca Lippman. E aggiunge: 
« II punto cruciale 6 che 
sbarcando nel Vietnam ab-
biamo messo piede sul eon
tinente asiatico dove ci tro-
viamo di fronte alle masse 
vietnamite e cinesi ». E an-
cora: « L'crrore commesso 
ci ha coinvolto in una guer
ra che non potrebbe cssere 
vinta neppure se riuscissimo 
a sconfiggere il nemico e 
mettcrlo fuori combattimen-
to costringendolo tempora-
neamente o ad arrendersi o 
a ritirarsi. Infatti ncssun ac-
cordo eventualmente rag-
giunto potra offrirci la ga-
ranzia che lo si possa attuare 
o che un qualsiasi governo a 
Saigon sia capace e dispo-
sto a realizzare tutto cio per 
cui, secondo il presidente, 
noi ci stiamo battendo. La 
idea che noi possiamo vin
cere la guerra, raggitingere 
cosl gli obiettivi che John
son si e prefissi e poi tornar-
cene a casa e o una ingenua 
illusione o un grosso ingan-
no». Noi non sappiamo se 
Westmoreland sia preda dl 
una ingenua illusione, op-
pure se sia responsabile di 
un grosso inganno. Certo e 
che a tutta 1'argomentazione 
di Lippman egli risponde 
preparando piani di inva-
sione del Laos, dclla Cam-
bogia e dello stesso Viet
nam del nord. E poi— E poi 
c'e la teoria, la sua teoria. 
della inesistenza di santuari 
nella guerra victnamita. Co
me McArthur al tempo del-
la guerra coreana. 

Questi sono dunque i ter
mini essenziali della que-
•tione. II primo, perd. quel
lo di Lippman, e rimasto e 
rimane un suggerimento 
teorico. II secondo, quello 
di Westmoreland, e nella 
pratica di tutti i giorni. E 
Johnson? «Ho I'impressio-
ne — scrive Lippman — che 
si possa paragonare il pre
sidente Johnson a un uomo 
che avendo smarrito la giu
sta via non sa da che parte 
voltare. Se egli non correg-
gc rerrore di direzione non 
potra mai raggiungere la sua 
meta, per quanto prema sul-
l'acceleratore ». 

Ma, ha dawero smarrito 
la giusta via il presidente 
Johnson? Non piu tardi di 
ieri, egli si e scagliato an-
cora una volta contro • co-
loro che criticano la politi
ca americana in Asia ». « Se 
non ci fossero — egli ha ag 
giunto — i nostri obiettivi 
sarebbero raggiunti molto 
piu rapidamenle >. A parte 
ogni ricordo sinistro susci-
tato da questo attacco, che 
del resto non e il primo, 
ai «disgregatori del fronte 
latcrno • le parole di John

son significano una sola co-
sa: che egli scarta decisa-
niente qualsiasi suggeri
mento inteso a fargli imboc-
care la via giusta. Qualche 
osservatore europeo, su un 
giornale di sinistra, ha ten-
tato di dare una spiegazio-
ne della politica di Johnson 
in Asia. Egli — secondo 
questa tesi — non mirerebbe 
altro che a chiudere attorno 
alia Cina una specie di cor-
tina di nazionalismo. In 
questo quadro, le boinbe su 
Hanoi ad altro non tende-
rebbero che a convincere 
Ho Ci Min a farsi « naziona-
lista» anticinese invece 
che... comunista. 

A noi scmbra, francamen-
te, che queste siano eserci-
tazioni puerili che vogliono 
prescindere ad ogni costo 
dalla realta. K la realta e 
che i dirigenti americani 
vogliono mettere in ginoc-
chio il Vietnam anche a co
sto di bombardare la Cina 
e di arrivare quindi al pun-
to di rottura del loro stesso 
rapporto con I'URSS. AlPo-
rigine di tutto questo vi e 
probabilmente un errore di 
calcolo sulle capacita di re-
sistenza dei vietnamiti e stil-
Pampiezza dell'impegno so-
vietico e cinesc. Ma al punto 
in cui sono le cose non piu 
di errore si tratta ma di una 
ostinata volonta di piegare 
Pavversario, a qualunque co
sto. 

Terribilmente pericoloso, 
percio, sarebbe farsi illusio-
ni sugli obiettivi degli at-
tuali dirigenti americani in 
Asia. L'analisi di Lippman 
rcsta lucida e, proprio per 
questo, sommamente preoc-
cupante. L'unica cosa da 
fare e dunque attaccare sen-
za soste, dovunque sia pos-
sibile, attraverso una gran-
de mobilitazione delle co-
scienze in tutto il mondo, la 
politica americana in Asia. 
Altra strada non c'e. O, piu 
esattamente, c'e. Ma e quel-
la di Westmoreland, il nuo-
vo McArthur degli Stati U-
niti. Con il permesso e il 
consenso, questa volta, del 
presidente. 

Alberto Jacoviello 

Riveliamo la carta geografica segreta dell' Italia della NATO 

I «Phantom» si abbassano su Udine 
e scaricano le loro bombe su Vivaro 

II poligono italiano obiettivo dei cacciabombardieri supersonici USA — Imparano a«far centre e poi vanno nel Vietnam — In 142 Comuni (meta della 
superficie dell'infera regione Friuli-Venezia Giulia) sono stale imposte le servitu militari — Un drammatico documento della Federazione udinese del PCI 

« Potere studentesco» per la democrazia 

L'altra America ha aperto un nuovo fronte di lotta lanciando dai campus universitari una nuova rivendicazione: « Potere studentesco ». Numerose universita 
statuniten*! sono state protagoniste, tn quest* ultime giornate, di vivaci lotte per rivendicare una nuova democrazia dentro e fuori le universita. Si va dalle proleste 
al City College di New York per una maggiore autonomia interna, alia battaglia di Harvard contro I'uso del napalm nel Vietnam, a quella all'Oberlin College 
nell'Ohio contro I reclutamenti nei marines. La polizia ha rlsposto con violenza. A New York (cui si riferisce la foto) gli studenti hanno curiosamente occupato il fossato 
scavato per le fondamenta di un nuovo palazzo. Cinquantuno di loro sono stati arrestati 

Dal nostro inviato 
UDINE, novembre. 

I Phantom e gli Skyhawk 
della VI Flotta statunitense, 
decollate dalla portaerei «Roo-
sevelt », si lasciano il Tirreno 
alle spalle, traversando in dia-
gonale la pianura padana e sa-
lendo verso il Friuli. Cercano 
i loro obiettivi a mille chilo 
metri di distanza dalla pista 
d'acciaio della « Roosevelt ». 
i punti di riferimento per la 
loro rotta sono citta e munta 
one italiane. Quando. sotto le 
loro ali, diecimila metri piit in 
basso, biancheggia la citta di 
Udine, i cacciabombardieri a-
mericani si abbassano. II loro 
obiettivo, il poligono di Vivaro, 
e ormai prossimo. / Phantom 
e gli Skyhawk sono cacciabom
bardieri supersonici, dello stes
so tipo di quelli usati sul Viet
nam. Stessi aerei, quasi cer-
tamente stessi piloti, solo che 
qui a Vivaro imparano a >< far 
centro » sulle doline e sui finti 
bersagli. lmpiegano missili 
aria terra, bombe dirompenti 
ed esplosive, napalm. Qualche 
settimana fa. esattamente il 
4 ottobre, gli aerei della VI 
Flotta USA hanno partecipato, 
insieme alle squadriglie aeree 
della Nato prnrenienti dall'ae 
roporto di Miramare di Rimini, 
alia manovra Nato <r Diamond 
'f>7 ». nella zona tra Spilimber-
go e Codroipo, sulle rive del 
Tagliamento. Addestrarnento 
nel quadro della Nato. dunque, 
e — piu tardi — aggressione 
reale alia Repubblicn demo-
cratica vietnamita. 

II poligono di Vivaro <* una 
vasta estensione di terreno ac-
quistato dal nostro ministero 
della Difesa; tutt'intorno sono 
state imposte servitu militari 
alle popolazhni civili. TM ser-
vitii militare, qui in Friuli e 
nella Venezia Giulia, e una 
vera e propria tragedia. un 
danno colossale al progredire 
economico della regione. Forse 
soltanto le ricorrenti atluvioni 
costituiscono. in questa renin-
ne, una maggiore iattura. Fac-
ciamo parlare le cifre. fratte 
da uno studio del deputato co
munista Mario Lizzero. nub 
blirato a cura della Federa 
zione di Udine del PCI nel 
maggio scorso. Nella regione 
Friuli Venezia Giulia le ser
vitu militari investonn 142 co
muni. per una superficie di 
345.000 ettari pari ad nitre la 
meta della superficie dell'inte
ra regione. 

Note di un viag-
gio in URSS fro 
i Nipoti dello 
Rivoluzione» 

TRE GENERAZIONI: 
Dal can none delr Aurora 

airassalto al eosmo 
Un piccolo giocattolo piu popolare delle «matrios che»- La lotta politica per la conquista delle masse ai nuovi obiettivi economici - La gioventu e la con

cezione marxisfa della liberta - L'educazione di massa e il problema dell'egemonia - II«problema dei problemi»: Tunita internazionale nella lotta per la pace 

Dal nostro inviato 
DI RITORNO DALLURSS, 

novembre. 
u Le tre generaziont »: per un 

rublo e mezzo, davanti all'£r-
mitage — e cost in tutti i chio-
srhi di souvenirs dellUnione 
Sovietica, credo — si pub ot-
lenere un terzetto di pupi di 
iegno. non un gioco ma un so-
prammobile « ideologico » che 
quest "anno — l'anno del « giu-
bileo » che e anche l'anno del 
turismo — ha superato in po-
polarita le tradizionali «ma-
triosche ». 

II primo dei tre pupazzetti 
ha il berretto verde a punta. 
e la Stella rossa in fronte: 
non vi sono dubbi, rappresenta 
roperaio-soldato che ha com* 
battuto e vinto la guerra ci* 
vile dopo il '17; meno preciso 
e il sipnificato del secondo pu-
pazzetto che rappresenta una 
donna col fazzoletto rosso in 
testa: pud esprimere molte co
se, diciamo soprattutto la fi 
ducia e I'impegno socialista 
del popolo nella grande prova 
degli anni '40. Per quanto ri-
guarda il terzo non ci sono 
dubbi: un piccolo segno deli 
nea il casco del cosmonauta e 
i due puntini neri sono gli oc-
chi di Gagarin o. torse, di Wla 
dimir Komarov, l'eroe caduto 
dal cosmo 1'aprile scorso e il 
cui nome e l*ultimo segnato 
nella ftla di piccole lapidi sul
le mura del Cremlino. 

Le tre generazioni: la rivo-
luzione, la resistenza vittorio-
sa, lo sviluppo scientiflco, doe 
il progresso; dal cannone del-
rincrociatore « Aurora » all'as 
salto al Cosmo. E' questa una 
estrema sempliflcazione; tutta 
via e esatta ed e certamente 
giusto — in parttcolare — iden 
tificare la « ter*a » generazione 
con lo sviluppo scientiflco, al 
cui vertice ci sono le prove del 
cosmo ma che comprende tut
to renorme tmpegno posto og-
gl nellTJRSS per superare 
1 livelll economici flno a ieri 
raggiunti • 1 difetti che sotto 

la definizione generica di «r vo-
lontarismo» (o «soggettivi-
smo ») comprendono un lungo 
periodo per altri versi estre-
mamente differenziato. 

II piccolo, stilizzato cosmo
nauta, insomma, rappresenta 
lo slancio nella realizzazione 
di quelle che vengono chiama-
te «/e basi materiali del co-
munismo» e che si concre-
tano. in genere, nel sorgere 
di nuovi centri altamente indu 
strializzati soprattutto in Si 
beria e, dal punto di vista del 
« metodo », nell'affermarsi di 
quella che e stata chiamata la 
« riforma economica ». 

Per questi obiettivi e In cor-
so una vera battaglia politica 
in URSS. una battaglia che ha 
naturalmente tutt'altre caratte-
ristiche di quelle di un paese 
capitalista dove le classi si 
scontrano; una battaglia le cui 
tappe vittoriose sono nella cre-
scente mobilitazione delle mas
se — della piii gran parte pos-
sibile della popolazione — per 
la trasformazione economica. 
Se non ci si rende conto di 
questo non si capisce. per 
esempio, il senso degli « obiet
tivi per il cinquantenarto » che 
impegnano tutti i 230 milioni 
di soviet ici e che fondamental-
mente sono obiettivi di aumen-
to della produzione e di dimi-
nuzione dei costi. 

Un ruolo 
d'avanguardia 

Non c'e dubblo poi che la 
gioventu — la «terza genera 
zione» — abbia un ruolo di 
fondamentale imponanza an
che in questa battaglia, un ruo 
lo d'avanguardia che per altro 
non si pub assolvere piu tra 
smigrando in Siberia per zap-
pare le terre vergini e concre-
tare raptdamente del risultati, 
come qualche anno fa: esso 
richiede preparazione tecnico-
scientinca e una complessa 
pianiflcazione oltre che un du-

ro impegno di lavoro; soprat
tutto richiede una nuova con-
sapevolezza del ruolo che si 
svolge. 

Quando gli occhi chiari del 
nipote di Podvoisky ti scru-
tano sorridenti ed egli tran-
quillamente afferma: a Lo sco-
po essenziale di un comunista 
qual e? Quello di compiere 
bene il suo lavoro: non si pud 
considerare separatamente il 
lavoro dalla vita politica», e 
questa consapevolezza che egli 
esprime. Ed e lo stesso per 
una ragazza incontrata in un 
campo di studiosj di botanica 
quando afferma: «11 nostro 
impegno nello studio & U con-
tributo che possiamo dare, 
rimportanie e portare avanti 
la scienza*. 

Non e che essi s'appaghino 
del ruolo di rotellina nella 
gran macchina che e lTJRSS; 
esprimono la consapevolezza 
del momento in cui vivono, 
esprimono la loro libertd in 
quanto coscienza della neces
sity. 

Tutto ci6 — il processo che 
e in corso — e forse di diffi
cile comprensione per un gior 
nalista che viene da lontano, 
anche perche, a ben guarda 
re. non vi e una mobilitazio 
ne propagandistica effettiva 
che preceda i fatti e dia loro 
una bandiera generale: sono il 
fatti che, via via, diventeran-
no propaganda. 

Tuttavia se si va avanti a 
guardare e a discutere senza 
fermarsi alia prima tavema, 
senza applicare il principio 
traditore che 1'uomo (cioe il 
borghese. con tutte le sue 
piccole esigenze msoddisfatte» 
e la misura di tutte le cose. 
se si lasciano a casa gli oc 
chiali affumicati o i paraoc 
chi, si finisce con l'arrivarci, 
si pub evitare rerrore di mol-
ti giornalisti borghesi di ri-
tenere inesistente — alia tna-
niera del don Ferrante man-
zoniano — cib che non rientra 
nei propri scheml; di ritenere 
insomma questa 

URSS una specie di dinosauro 
destinato a perire o a trasfor-
marsi... in un paese capitali
stic©. E si evita anche rerro
re di ritenere che la gioventu 
sovietica sia rappresentata dal 
gruppetto di ragazzi che cion-
dolano intomo agli alberghi 
o che di essa si possa dir 
tutto riprendendo dai giornali 
1'ultima storia di • huligani » 
denunziata come un problema 
dell TJRSS. 

II pensiero 
di un sociologo 

Vogliamo forse dire che non 
vi sono problemi? No, certo. 
Anzi, che la loro portata e 
ben piu grande, e la loro na-
tura diversa da quelli che un 
giomalista straniero pub con
siderare annusando I'aria sul
la porta del proprio albergo. 
E sono talvolta problemi im-
pensati. 

Ne abbiamo discusso, per 
esempio, col sociologo di Le-
ningrado, il professor Lisow 
sky. Abbiamo cioe incomin-
ciato col prospettargli quello 
che a noi sembrava — e sem 
bra — un serio problema: il 
distacco fra la parte colia e 
partecipe della gioventu (e sia 
anche la maggioranza) e la 
parte che non e colta e non 
vuole essere « partecipe ». 

« Nella nostra prima inchte-
sta sulla gioventu di Lenin-
grado — ci ha fatto notare 
Lisowsky — il 77*» degli in-
terrogati arevano frequentato 
meno delle prime sei classi, 
nella seconda — a pantd di 
condiztom — la percentuale 
era scesa al 53*1. Un simile 
progresso e rilevabile del re 
sto anche nel passato e per 
tutta lURSS. Abbiamo infat
ti che nel 1939 IS milioni e 
900 mila persone — pari al-
I'M per mille — avevano fre
quentato scuole secondarie e 
tuperiori; dopo 20 anni, nel 
'59, eravamo al 281 per mill* 

cioe a 5S milioni e 700 mila. 
e nel '64 gia al 320 per mille. 
pari a 72 milioni e 400 mila. 

In quanto ai giovani che 
hanno frequentato le scuole 
superiori, eravamo al 6 per 
mille nel '39, al IS per mille 
nel '59 e al 24 per mille nel 
'64. Resta sempre. natural 
mente. una forte aliquota che 
non studia ma non si possono 
certo usare mezzi coercitivi 
per indurla a farlo Si pub 
perd intervenire con lesem 
pio, col lavoro educattvo La 
vita stessa, del resto, induce 
a studiare; il lavoro mecca 
nizzato esige l'educazione se-
condaria; le possibilita del 
puro lavoro manuale si ridu-
cono. Non abbastanza alia 
svelta perd. E da qui nasce 
un secondo, serio problema: 
la quantita degli uomini istrvi-
ti aumenta con piu rapidita 
di quanto non diminuisca la 
esigenza di lavoro non quali-
ftcato. E bisogna tener conto 
che l'educazione costa molto 
(non per nulla americani e 
tedeschi occidentali importa 
no speaalisti dall'estero, an
che dall'Italia, fra I'altro/ 
Percib ci sono stati da noi 
dei sociologhi che proponeva 
no di limitare i ritmi di in-
cremento dell'educazione. 11 
governo e U partito perd non 
hanno accettato e I'attuale 
piano precede Vestensione a 
tutti della scuola secondaria ». 

Come e evidente, dunque. 
problemi ve ne sono, e di no-
tevole entita e non vengono 
affatto nascosti nelle pieghe 
del discorso. il loro dibattito 
anzi viene spesso promosso 
o agevolato come primo tndi 
spensabile awio alia loro so 
luzione. Cost 1'Istituto dell'opl 
nione pubblica della «Kom 
somolskaja Pravda > ha svol 
to una serie di dibattiti e in 
chieste delle quali rultima, 
per esempio, riguarda *gli 
operai, i tecnici di una media 
citta: come sono InformaU 
dello scopo € degli sviluppi 
della riforma economica: 

II futuro. gli stessi successi 
nella trasformazione industria-
le del paese e nella riforma 
economica porranno d'altra 
parte inevitabilmente anche 
nuovi problemi, e non soltan
to di natura economica bensl 
che riguardano tutto lo svi
luppo della societa civile e le 
molteplici forme della parte-
cipazione alia direzione della 
cosa pubblica, non ultimi an 
che i problemi deH'approfon 
dimento deU'analisi di cin 
quanta anni di storia in URSS 
e nel mondo — la liquida-
zione di ogni incertezza e di 
ogni tabu a questo proposito 
— e i problemi dello sviluppo 
culturale e delTadeguamento 
delle strutture cultural: alle 
esigenze delle nuove genera
zioni... 

I giovani 
e ia pace 

Innanzi tutto perb e neces^ 
sano sottolineare, come pro
blema dei problemi, quello 
della pace e deil'unita inter-
nazionahsta delle forze che 
lottano contro l'lmpenalismo 
I « nipoti della nvoluztone» 
sentono profondamente que
sta quest lone: ne abbiamo avu 
ta un'eco in tutte le conver
sazioni, private o piu o meno 
ufficiali. nelle interviste, nei 
• brindisi • che — come e 
noto — sono pot una forma 
istituzionalizzata ed inevita
bile, specialmente nel sud. 
dello scambio di opiniom 
Non vengono certo sottova 
lutati — ne sono assenti alia 
coscienza giovanile — i pro 
blemi che derivano dallo scis 
sionismo cinese e dalle inspe 
rate possibilita che esso of 
fre all'imperial ismo america-
no; non vengono neanche sot-
tovalutati 1 problemi di * un 
certo estremismo che qua e 
la afflora come riflesso degli 
enormi ostacoll frapposti dal-

rimperialismo al processo di 
liberazione dei popoli. 

* Non e su questo che scri 
viamo le nostre canzoni, ma 
questo non signiflca che non 
ci pensiamo » ci diceva a que
sto proposito un giovane, sul
la nave che dalla citta sulle 
palafitte, al centro del Mar 
Caspio, ci riportava a Baku. 

Le loro canzoni cantano il 
lavoro, la solidaneta. I'amo-
re. Ia ricerca della felicita. 
Non si pub, ripen.sando a tut 
ti gli incontri, alle Industrie, 
alle campagne. alle citta visi 
tate, non sentire 1'angoscia 
del contrasto fra una societa 
che e una immensa forza di 
pace — e che ha nella pace 
le condizioni per il suo svi
luppo — e Ia minaccia di 
guerra che si fa sempre piu 
aggressiva, multiforme, ma in 
definitiva sempre diretta con
tro I'URSS che per rimpe
rialismo resta «il pericolo 
principale ». 

Non si pub non ncavarne 
1'esigenza di riconoscere un 
* obiettivo degli obiettivi » per 
il cmquantesimo delia nascita 
del socialismo. e un- obiettivo 
che non nguarda solo i > ni 
poti della rivoluzione » ne' so 
lo i popoli sovietica: impe-
gnare tutte le umane energie 
per salvare la pace del mondo 
e la liberta dei popoli. Questa 
e certo oggi la forma piu at-
tuale — e del resto tradizio 
nale — deU'intemazionalismo. 
deil'unita supernazionale dei 
popoli, sia del mondo socia
lista sia dei paesi a regime 
capitalista: lottare uniti con 
tro il pericolo comune, per 
la pace e per la liberta di co 
struire in ogni angolo della 
terra una societa senza op 
pressione e senza sfrutta-
mer<to. 

Aldo De Jaco 
FINE 

1 precedenti articoli sono ap~ 
parsi su VtUnitd* del 13, 17, 
21. 25 ottobre, 1. 2 e 9 no
vembre, 

E' superfluo aggiungere che, 
in pratica, questa gigantesca 
ragnatela di servitu militari 
imposta alia regione serve pro
prio alle esigenze strategiche 
della Nato; soprattutto per i 
poligoni e in dipendenza dalla 
presenza di basi militari aio 
miche, aeree e missilistiche 
Nato e statunitensi * le quali 
comportnno, por quanto attie-
no alia possibilita di nuovi in-
vostimi'titi — dice il dacumentn 
comunista — p dello sviluppo 
oconomico. lo piu gravi ri-
more o p!i ostacoli piu pp 
santi ». Cos'd esattamente una 
« servitu militare »? Ginva qui 
ricardarlo, sia pure snmma-
riamente. E' una subordina-
zione asssnluta e totalc di ogni 
esigenza della vita civile (di 
una famiglia o di un villagnin 
o di un intern paese) a quelle 
dei Cnmandi militari. In var-
tieolare. Varticnln 2 della leqne 
20 riirembre 1932 die stn1>''lis<-" 
i vincoli di questa <tervitu. fa 
nhhlign ai civ'Ai: * .. d; nnn 
apiire strarle: non se;ivarc fos 
si o altri vnni: nnn ("are ok-
va7inni in terra n altro mate 
rialo: non impiantare liner 
elettriche: non fare cnnflotte 
d'acqua: non faro condotte di 
pas o liqtiidi infiammnhili; non 
fare determinate piantapioni 
(arboree ad alto fusto): non 
distrupgpre o diradare pianta 
gioni boschive: non fare deter 
minato opera/ioni carnpe>'ii 
(modifica delle colture. delle 
scoline. canali eee.) (tie pos-
sano variare la penden/a del 
terreno: non aprire o esorci 
tare cave di qualunque specie: 
non fare canali d'irrifia/ione: 
non tenere fucine o altri im-
pianti provvisti di focolare con 
o senza fumaiolo fofficino. la-
boratori. fabbrichc) ». / pro-
prietari di edifiri devono: 
< ... non fabbricare muri o al
tri edifici: fabbriearli solo con 
certi limiti di altezza: solo con 
determinate materie: non so-
praelevare ediRci e neppure 
parti di essi (camini): abbat 
tore gli edifici se vi e online 
delle autorita militari ». 

Nei giorni in cui vi sono eser 
citazioni militari, inollre. le po-
polazioni civili vengono addi-
rittura, in certi paesi. latte 
sgomberare; abbandonano le 
case in piena notte, donne. vec-
chi, bambini, le colonne dei 
€ profughi > si snodano suite 
strode, come nelle retrovie di 
un fronte. E quando possowt 
ritornare indietro. magari i 
loro campt sono stall distrutti 
dai cingoli dei carri armati e 
le loro case danneggmie da 
schegge di proiettili. 

La Nato e gli americani (sta-
bilitisi in Italia grazie alia 
Nato) incidono. come abbiamo 
detto, per la quasi totalita su 
queste servitu militari. La ma
novra « Diamond '67 ». ,SJ///I? 
rive del Tagliamento. lo ha di-
mostrato ampiamente. E an-
cor meglio lo dimostra la 
ubicazione delle varie basi 
missilistiche, atamiche e rada 
ristiche sparse in tutto il 
FriuliVenezia Giulia. Oltre 
alia base aerea di Aviano ed 
al poligono di Vivaro, vi sono: 
una base missilistica sottcrra-
nea, mobile, della Nato a Cor 
dovado (testate atomiche su 
missili Honest John); una ca 
tena missilistica sntterranen 
mobile e impianti radar, della 
Nato, in tutta la zona del Can 
siglio. dal comune di Cancva, 
in fondovalle. sino alle mon-
tagne Coll'Alto. Col Brambalo. 
Croseraz. Af. Cavallo. M. Se-
slier, Af. Afe.«er. Crep Nudo; 
sulla statale 13 (UdineVene-
z'm) subito funri dell'abitato di 
Codroipo. per chi viene da 
Udine. vi e un impianto radar 
della Nato: una catena radar 
installata attorno a Portngrua-
ro. in locali'a Pramagqinre e 
Cin'n Can Mnna'nrr ddla \'n 
to; una base di elicnUeri n Ca-
sarza. dell'arinzinne italiana 
ma usata daVa Nato e danli 
americani; inline le due basi 
mhsilistiche di San Dona di 
Piave e di Aqudeia facenti 
parte come abbiamo visto, 
della gigantesca < catena a-
driatica > che la Nato sta fi-
nendo di eostruire. 

Non si e lontani dal vera 
quando si calcnla fevdente 
mente con una certa apprns 
simazione data che cifre esatte 
non e daio saperne) che tutta 
questa serie di istallazwni 
americane e della Nato. nel 
Friuli Venezia Giulia, rappre-
senti un investimento che si 
aggira attorno ai duomila mi-
liardi. Gran parte dei quali, 
in base agli accordi interal-
leati della Nato, sono stati 
sborsati dal governo italiano 
(se abbiamo sbagliato nel cal
colo, gradiremmo una rettifi-
ca). E questo in una regione 
che ha il piu basso reddito 
indwiduale di tutto il Nord 
d'Italia, dove Vemigrazione 
spopola i paesi, dove esiste 
una spavenlosa miseria, dove 
urgono drammatici e disperati 
problemi di sopravvivenza alle 
stesse forze scatenate datta 
natura. 

Cesar* De Simon* 


