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La presenza degli USA 
nella nostra economia 

II piano Marshall 
e le Am-lire 

Gli «aiuti» deH'immediato dopoguerra ser-
virono a rlsolvere la grave crisi economics 
americana - L'inflazione • La vendita dei 
brevetti e I'acquisto dei pacchetti azionari 

Se la presenza politica e 
militare degli Stati Uniti 
nel nostro paese e oggi al 
centro dell'attenzionc, lega-
ta al problema del rinnovo 
del Patto Atlantico, poco co-
nosciuto resta invece il ruo-
lo, meno vistoso ma piu pro-
fondo, die esercita la pre
senza economica degli USA 
sulle nostre structure pro-
duttive e nella vita della so
ciety intera. 

Cosa hanno rapprcscntato 
per l'ltalia gli americani in 
venti anni dalla fine della 
guerra? C'6 ancora chi cre-
de veramente che, immedia-
tamente dopo il 1945, con il 
famoso Piano ERP di aiuti e 
prestiti ai pacsi europei per 
la ricostruzione, l'ltalia sia 
stata inondata di dollari a 
titolo gratuito, fino al pun-
to di rimettere in piedi la 
nostra economia ed avviarla 
ai traguardi produttivi di 
oggi, i cui Hmiti strutturali 
sono peraltro ben noti. Molti 
ricordano il famoso manife
sto preelettorale della DC 
del 1948 che rappresentava 
una pagnotta spezzata in due 
parti non eguali, sulla mag
giore delle quali era scritto 
che il 60% del pane che si 
mangiava allora nel nostro 
paese era il frutto dei dona-
tivi di grano degli ameri
cani. 

II Piano Marshall, che 
coordinava la distribuzione 
degli aiuti ai paesi dell'Eu-
ropa occidcntale, offcrse al-
l'ltalia in quattro anni la 
somma di 1508,6 milioni di 
dollari. Una cifra notevole 
che indubbiamente contri-
bu) alia ricostruzione del-
1'apparato industriale nazio-
m>.le distrutto o danneggiato 
dalla guerra. 

Ma c'e il rovescio della me-
daglia che ridimensiona, an-
che sul terreno strettamente 
economico, 1'entita di tale ge-
nerosa azione. - -• -- •- <•' 

Innanzitutto, una parte di 
questa somma avrebbe dovu-
to, ed e stata, restituita ne-
gli anni successivi. Inoltrc, 
l'apertura di credito fatta 
dagli USA al governo Italia-
no doveva essere utilizzata 
negli stessi Stati Uniti, ac-
quistando merci e attrezza-
ture industriali. i cui prezzi 
di vendita erano molto piii 
elcvati che altrove. Si ag-
giunga che gli anni del do
poguerra ed il brusco pas-
saggio daU'ecnnomia bellica 
a quella di pace precipitaro-
no gli USA in una grave cri
si economica la cui soluzio-
ne fu trovata proprio con il 
Piano Marshall che garanti-
va alti livelli produttivi al-
l'interno e, piu tardi, con la 
guerra di Corea e la politica 
di riarmo della NATO che 
sostenne taluni settori indu
strial! di base in momenti 
molto difficili per l'econo-
mia statunitense. 

Ma non e tutto. L'ltalia 
•veva gia pagato, e dura-
tnente, il prez2o degli aiuti 
americani durante gli anni 
dell'occupazione militare. Gli 
ingenti crediti italiani depo-
sitati nelle hanche USA, al
io scoppio del conflitto era-
no stati congelati e poi an-
nullati dal governo di Wa
shington. Le spese per il 
mantenimento dell'esercito 
degli Stati Uniti in Italia 
erano pagate dal governo 
italiano ed oltre a cio il go
verno militare alleato. che 
allora faceva il bello e il cat-
tivo tempo, emise migliaia di 
miliardi di carta moneta, le 
famigerate Am-lire, il cui 
massiccio afflusso sul mcr-
cato produsse, da un lato 
l'inflazione galoppante piu 
grave subita dal nostro pae
se nel corso della sua stona, j 
e dall'altro permise I'acqui
sto a titolo gratuito da par
te americana di ogni sorta 
di merci prodotte in Italia, 
contribuendo cosi ad aggra
vate le conseguenze della 
guerra fascista. 

Cade quindi la speculazio-
ne che da piu parti ancora 
oggi tende a giustificare la 
validity della scelta atlanti-
ca ed americana dell'Italia, 
legandola alia tematica or-
mai supcrata dei vincoli di 
« gratitudine >, per cosi di
re, economica che ci unisco-
no agli Stati Uniti. 

La sostanza e un'altra. Fu 
una truffa ieri: la prevari-
caxione e ancora piu grave 
oggi. 

Con quali strumenti raffi-
nati, gli americani fanno sen-
tire oggi la loro crescente 
presenza economica nei pae
si della NATO ed in Italia? 
Essi operano in diversi mo
di, seguendo la logica del si-
sterna capitalista di cui sono 
la guida, e sfruttando ampia-
Btnte i vantaggi che un 

avanzato grado di sviluppo 
loro consente. 

Una azienda monopolists 
ca statunitense e mediamen-
te cinque volte piu grande 
dei suoi rivali europei. Ope
ra su molti piu mercati, con 
una rete di distribuzione che 
le garantisce un margine di 
profitto alto e stabile. Ha un 
mercato interno, quello ame-
ricano, che gia di per se e 
piu vasto di quello che offre 
tutta l'Asia, l'Africa e 1'Ame-
rica Latina messe insieme. 
Ha un governo che fa il gen
darme nel mondo per pro-
teggerla. Utilizza industrial-
mente il meglio dei risul-
tati della ricerca scientifi-
ca militare, senza spende-
re un dollaro. Gode della 
subalterna simpatia di deci-
ne di governi alleati. 

Si presenta allora ai no-
stri confini, come un carro 
armato contro uno scolaret-
to furbo. ma armato di maz-
zafionda. Si serve degli inve-
stimenti diretti, acquistando 
a colpi di miliardi i pacchet
ti azionari delle aziende con-
correnti italiane, oppure ro-
vesciando sul mercato nazio-
nale, a prezzi imhattibili nei 
primi mesi o anni, la sua 
produzione. accompagnata 
da una pubblicita fragorosa, 
oppure vendendo alle im-
prese nazionali brevetti, li-
cenze, concessioni su ritro-
vati tecnologici nuovi o spe-
rimentati, dei quali e mono-
polista per il solo fatto di es
sere americana, aggiungen-
do cos! oneri e spese alle In
dustrie locali, riducendone 
in sostanza la competitivita. 

Due anni fa, in uno studio 
eseguito dal Mercato Comu-
ne sugli investimenti di con-
quista americani nella CEE, 
era detto esplicitamente che 
la maggiore azienda automo-
bilistica mondiale, la Gene
ral Motors, avrebbe potuto 
vendere indefinitamente gra
tis tutta la sua produzione 
europea (Opel in Germania, 
Vaurhall in Gran Bretagna, 
per oltre 700 mila unita an-
nue) riducendo solo della 
meta i suoi profitti dichiara-
ti di bilancio. 

Vedremo meglio in altri 
articoli cosa sta a significare 
tale sproporzione di forze 
per il nostro paese, e i rischi 
di colonizzazione effettiva. a 
livello sud-americano, che 
una politica di indiscusso 
atlantismo comporta. 

Enzo Fumi 

Domani a Copenaghen seconda sessione del Tribunale Russell 

Imputata: la «sporca guerra» 
Saronno presentate nuove documerrtazioni dei crimini americani nel Vietnam: I'uso di armi interdette dal diritto infernazionale, I'estensione del-

I'offesa bellica alle popolazioni civili, il carattere di genocidio assunto dall'aggressione - Il tribunale si occupera anche della violazione della 

neutrality del Laos da parte degli Stati Uniti - Presenti autorevoli delegazioni della Repubblica Democratica Yietnamita e del FNL del Sud 

fr^M^ flOfll 
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Gli aggressor! americani si accaniscono spietatamente anche contro le popolazioni civili, sia nel Nord che nel Sud Vietnam: 
ecco, nel Sud, un « sospetlo » partigiano ferito a morte dai sotdati Usa e agoniuante, mentre la moglie, stringendo I'ultimo nato 
fra le braccia si china disperatamente sul suo uomo. E' un ulteriore documento per la condanna della c sporca guerra > 

DIBATTITO A ROMA CON QUAnRO RAPPRESENTANTI M CORRENTE 

LA SINISTRA DEMOCRISTIANA 
ALLA YIGILIA DEL CONGRESSO 

II bilancio deludente del centro-sinistra - Gallon! confessa di avere « una visione drammatica dell'awenire » • Affacciata I'ipo-
tesi di una «nuova maggioranza» nella DC - L'intervento di Don at Cattin - II rapporto col PCI e i toni elusivi di Sullo e Malfatti 

< Dove va il centro-sini
stra: il congresso della DC ». 
Su questo lema, il circolo 
culturale « L'Incontro >. ave-
\ a chiamato a dibattito. l'al-
tra sera a Roma, sei dingcnti 
democristiani. Non tutti han
no risposto all'appello. ma 
bisogna dire che nonostante 
il forfail di Forlani e del 
« tavianeo » Adolfo Sarti, che 
ha certo limitato il panora
ma del dibattito. la discussio-
ne ha fornito ugualmonte mol
ti element] di valutazione sul
le forze che stanno per af-
frontarsi dal 23 al 26 novem
bre. al Palalido di Milano. 
Al dibattito e'erano Donat 
Cattin per « Forze Nuove » e 
Galloni per l'altro filone del
la sinistra (Base); Malfatti 
che rappresentava i fanfania-
ni; e poi. Fiorentino Sullo. 
Vex basista entrato da tem
po nel giro doroteo. ed oggi 
sostenitore del cosiddetto « ri-
mescolamento delle carte» 
all'interno della DC. secondo 
una formula inventata da 
Rumor e da Piccoli all'as 
semblea di Sorrento, due an 
ni fa. La \oce che e piu man-
cata nel dibattito. a parte 
Tassenza di Sarti. e stata 
quella dei « dorotei puri ». 

Per potere avere un quadro 
effettixamente rappresentati 
vo dell'attuale topografia de 
mocristiana. in realta. biso-
gnerebbe chiamare a confes-
sione diretta Aldo Moro. E-
milio Colombo. Flammk) Pic
coli. Luigi Gui. Antonio Ca
va e. magari. Mariano Ru
mor, per non parlare di Fan-
fani: tutti nomi citati non 
a caso, e dietro ai quali si 

confondono scontri di tenden-
za politica. ambiziom perso-
nali. reciproche difRdenze. 

Non vi e dubbio che gli uo-
mini della sinistra presenti al 
dibattito di ieri l'altro han
no dimostrato di percepire i 
dati essenziali della situazio-
ne. e non a caso Galloni ha 
confessato di avere « una \ i-
sione drammatica dell'aweni
re >. II dato di partenza di 
Galloni. come pure di Donat 
Cattin. e il bilancio deluden
te di cinque anni di centro-
sinistra. nel quale secondo 
la sinistra, la concorrenza di 
potere tra DC e PSU. nelle 
fasi precedenti e susseguenti 
airunificazione. ha rappre 
sentato il punto maggiore 
«deirincontro e dello scon-
tro t. Da qui. il tentativo di 
proporre il « recupero » delle 
forze deluse e poste ai mar-
gini di quello che doveva es
sere un c incontro storico >. 
Da qui. I'idea di porre pre-
cisi confini sulla destra del 
parti to. di una « mrava mag 
gioranza» interna per poter 
opera re un «rilancio» del 
centro-sinistra, e mettere a 
base di questo centro-sinistra 
«rilanciato» alcune scelte 
pTOgrammatiche (Riforma 
dello Stato. Regioni. re\isia 
ne della • programmazione) 
capaci di resuscitare le for 
ze morte e le speranze de 
luse. 

-Dopo aver sentito queste 
cose, abbiamo osato pensare 
che. in fondo. nemmeno la si
nistra dc crede veramente al
ia possibilita di un «rilan
cio > dell'alleanza. E del re-
sto, d pare che nasca da qui 

la preoccupazione di allarga-
re Io sguardo davanti al pa
norama politico italiano: e di 
affrontare seriamente il di-
scorso dei rapporti con tutta 
la sinistra. 

Bisogna dire che questo di-
scorso e stato presente in tutti 
gli oratori che hanno parteci-
pato al dibattito. sia pure per 
contestarlo o limitarne la por-
tata. e non e certo casuale che 
si sia fatto quasi sempre ri-
ferimento aU'esperienza della 
legge regionale. varata alia 
Camera con 1'apporto deter-
minante dei comunisti e dei 
compacni del PSIUP. Galloni 
e stato rinterlocutore piu or-
ganico da questo punto di vi
sta. perche e andato oltre l'o-
biettivo del « dialogo > sui pro 
blemi dell'attuazione costitu-
zionale per sottolineame il va-
lore di prospcttiva davanti a 
tutto un insieme di scelte pro-
grammatiche. Donat Cattin Io 
ha eluso in parte, riehiaman 
dosi di piu alia tesi della < u-
tilizzazione » delle forze di si 
nistra sul piano sindacale e sul 
terreno della contestazione nei 
confront? delle forze economi 
che dominanti. Malfatti. come 
portavoce «di sinistra » del 
e rartelk) » rumoriano. ha par-
lato di una < funzione costitu-
zionale della opposizione >, ma 
quasi per enunciare un prin 
cipio ovvio. piu che porsi il 
problema della presenza co 
munista in Italia, che pure e 
diventato l'assillo di una lar 
ga parte del quadro dirigente 
della DC, a cominciare dal-
l'on Piccoli. 

Sullo. largo di preoccupa-
zioni propagandistiche di sea-

dente livello, fino a giustifica
re la mancata attuazione del
le Regioni con il timore dello 
« strumentalismo * comunista, 
ha dovulo pure ammettere che 
una politica costituzionale non 
e possibile in Italia senza con-
vergenze di forze politiche che 
vadano oltre i confini del cen
tro sinistra (al quale — sia 
detto per inciso — assegna an
cora cinque o dieci anni di 
vita). 

Detto questo. nasce qui tut
to un insieme di contraddizio-
ni alle quali nemmeno gli in-
terlocutori di sinistra del di
battito (e tanto meno gli al 
tri) hanno saputo dare una ri 
sposta. Donat Cattin ha detto 
che la destra del parti to (cioe 
i dorotei e gli scelbiani) ha 
accettato il centro sinistra di 
Napoli solo per stato di ne-
cessita: da qui lesigenza di 
una diversa maggioranza in
terna. Ma rimane il fatto che 
la sinistra, che pure non ha 
difettato di denunce plurien-
nali. e rimasta nella gabbia. 
anche mordendo il freno. A 
parte I'impressione che Donat 
Cattin voglia afrldare un pote
re taumaturgico alia emargina 
zione della pattuglia scelbiana. 
mentre non si riesce ancora a 
stabilire quali forze dovrebbe 
ro far parte della < nuova mag 
gioranza > enunciata dalla si 
nistra. Tanto meno pud esse
re apprezzato il discorso del 
fanfaniano Malfatti, il quale 
minimizza fino - ad annullar-
Io il tema dei rapporti inter-
ni, preferendo una sorta di 
diagnosi storica della DC, un 
partito cbe. a suo awiso. e 
tale « se da spazio a Pella e a 

Donat Cattin > alio stesso ti
tolo. 

Un'altra cosa del dibattito 
che colpisce e l'accenno di 
Donat Cattin ai rapporti < tra 
cattolici e il partito unico dei 
cattolici >. un tema che la vi-
gilia elettorale — secondo lui 
— impedisce di affrontare. con 
la chiarezza dovuta. Si awer-
te. in queste posizioni. l'eco 
delle spinte centrifugbe che 
provengono da settori catto 
lici intemi ed esterni al par
tito. tanto che esse sono sta 
te motivo recente di lurbamen 
to anche per Ton Moro Ma 
anche qui Tobiezione: come 
pensare a uno sbocco di que 
sto problema. e adattarsi. nel 
lo stesso tempo, al piccolo ca-
botaggio di governo? 

Le preoccupazioni della si
nistra di Donat Cattin sembra-
no fuori luogo, anche se si 
considerano i rapporti di forze 
che i precongressi hanno de-
terminato. La sinistra, con i 
suoi due tronconi. va al con 
gresso superando il 24 per cen 
to dei voti. e quindi con un 
progresso di quasi cinque pun 
ti. nonostante il sistema elet 
torale ad essa sfavorevole. 

Tutto cid pud sollecitare il 
gioco politico interno di chi e 
alia ricerca di una «nuo\ a 
maggioranza >. Ma il pericolo 
di sempre e che. sia pure a 
un dherso livello rispetto al 
passato. anche la sinistra ri 
schia di adeguarsi al tran tran 
della contrattazione interna. 
finendo per delegare ad altri 
la propria forza, come e sem
pre awenuto per il passato. 

D - . . U % # . . J u « : l Sartre Pu»" investertdo diret-
KenaTO venamil tamente a lato giuridico inter-

Dal nostro inviato 
HANOI, novembre 

// dottor Pham Ngoc Thach. 
ministro della Sanita della 
HDV e presidente della com-
missione di inchiesta sui cri
mini di guerra americani nel 
Vietnam, Vavvocato Pham 
Van Bac, procuratore generate 
della RDV e vice presidente 
della ste^sa commissinne di 
inchiesta, il colonnello lla Van 
Lau e un gruppo di testimoni 
e di vittime. rappresenteranno 
la RDV alia protsima sessio
ne del tribunale Russell che a-
prira i battentt a Copenaghen 
d 19 novembre. 

11 fronte di liberaz'wne del 
Sud Vietnam vi sara rappre-
sentato da una delegazione 
che rechera la sua testimo-
nianza atroce sotto la guida 
del professor Nguyen Van 
Tien, autorevole membro del 
comitato centrale del FNL. 

11 valore che i vietnamiti 
attribiuscono alia seconda ses
sione del tribunale Russell, va
lore politico e morale, di de-
nuncia e di mabilitazione, 6 
ben definito nelle parole pro-
nunciate il 7 novembre dal 
primo ministro. Pham Van 
Dong, nella intervista al gior-
nalista danese Joergen E- Pe
tersen che I'Cnita ha pubbli 
cato marledi per intiero. Vale 
la pena ripeterle: « Sara cer-
tamente un avvenimento di 
grande portata internaziona-
le. 11 tribunale internazionale 
dei crimini di guerra testimo-
nia la presa di coscienza dei 
popoli i quali si riconoscono, 
a ragione, in diritto di giudi-
care i crimini ignobili perpe-
trati dagli imperiahsti ame
ricani nelle due zone del no
stro paese. La prima sessione 
di Stoccolma ha reso un ver-
detto clamoroso contro gli im
perialist! americani denuncia-
ti come colpevoli del crimine 
di aggresstone, di crimini di 
guerra, di crimini contro la 
umanita. Non vi d dubbio che 
la seconda sessione fara an
cora piu luce su questi cri
mini mostruosi e unira. ancor 
piu Uopinione pubblica mon
diale per una condanna seve-
ra ed universale della aggres
stone USA contro il popolo del 
Vietnam J>. 

71 tribunale terra le sue se-
dute a Copenaghen secondo la 
formula gia adottata a Stoc
colma di « riunioni private >. 
II che non implica il divieto 
di presenza della slampa in
ternazionale e di un pubblico 
di invitati. 11 governo social-
democratico di Danimarca non 
ha relazioni diplomatiche con 
la RDV. Esso ha concesso tut-
tavia i visti di entrata in Da
nimarca ai delegati ufficiali 
vietnamiti della RDV e del 
FNL e a tutti quei parteci-
panti alle sedute del tribunale 
che necessitano d'un visto p«r 
passare la frontiera del regno, 
Si tratta di una decisione re-
sponsabile della quale non de-
ve sfuggire tl valore demo-
cratico. Del resto, il governo 
danese. pur dirigendo un pae
se che fa parte della NATO e 
del Patto Atlantico, ha preso 
nei confronts della questione 
vietnamita una posizione ben 
differente da qualla di altri go
verni atlantici, come ad esem-
pio quello italiano. All'inizio 
dei lavori parlamentari di 
quest'anno il governo danese 
ha sostenuto la necessitd dello 
arresto incondizionato dei bom-
bardamenti americani contro 
il Vietnam del Nord. 

Kessuno e autorizzalo a isti-
tuire un collegamento di inter-
dipendenza fra questa impor-
tante posizione politico e la 
concessione dei visti per il 
tribunale Russell. I due fatti 
tuttavia coesistono e defini-
scono una situazione di poli
tica estera con caratteristi-
che di autonomia assai inte-
ressanti. Le medesime del 
resto che si possono rintrac-
ciare nella attitudine degli al
tri governi socialdemocratici 
scandinavi Kon e fuori luogo 
ricordare che per quanto ri-
guarda i problemi asiatici la 
Danimarca fu tra i primi stati 
del campo occidenlale a rico-
noscere la Repubblica popo-
lare cinese, se non erro fin 
dal 1949. 

1 temi che la seconda ses
sione del tribunale Russell e 
chiamata a traltare secondo 
lo statulo votato a Londra un 
anno e mezzo fa sono t se
quent i: uso di armi interdette 
dal diritto internazionale. e-
stensione della offesa bellica 
alle popolazioni civili. rap 
presaglia e persecwione con
tro i civili non combattenti. 
trattamento illegale dei pri 
gionieri di guerra. carattere 
di genocidio assunto dalla ag 
oressione USA contro il Viet
nam. 

Secondo il medesimo metodo 
segutto a Stoccolma il tribu
nale esaminera le prove, i 
fatti. i corpi del reato, ascol-
tera i testimoni, prendera vi
sione di alcune vittime super-
stiti- Formulera. in seguito. 
sulla base di un dibattito. il 
suo pensiero e le sue con-
clusioni che, come gia ebbe 
occasione di precisare J. P. 

nazionale della questione, mi-
rano ad essere piu che una 
sentenza una denuncia preci-
sa, rivolta alia opinione pub
blica mondiale: ai popoli e ai 
governi. 

Come a Stoccolma si avra la 
opportunita di ralutare lap-
porto americano ai lavori del 
tribunale, non soltanto per la 
presenza di personalita avie 
ricanc fra i suoi componentl 
e fra i suoi testimoni, ma an
che per il liflesso, a distanza 
di sei mesi. dello sviluppo im-
petuoso della opposizione in
terna americana alia politica 
di Johnson e ai disegni del 
Pentagono. Sotto questo pro-
filo, e molto di piu di quanta 
gia non fu a Stoccolma, la 
sessione di Copenaghen potra 
offrire spunti molto importan-
ti di valutazione politico. 

11 regno di Cambogia che 
ma preferi servirsi della tri-
buna del tribunale Russell, piii 
che di quella dell'ONU di cui 
fa parte, per denunc'tare, nel
la prima sessione. all atten
tat! alia sua mtegrita territo-
riale e le minacce USA di e-
stendere la guerra alia intiera 
Indocina, itinera a Copena
ghen una nuova delegazione 
per aggiornare con ulteriori e-
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lemenfi il quadro della gra-
vissima situazione. 

La attenzione del tribu
nale si estendera, inoltre, al 
problema oramai non piu oc-
cultabile del Laos e della pe-
netrazione americana in quel 
paese con I'accordo del gover
no di Vientiane in violazione 
palese all() statuto di neutra-
litci precisato intcrnazional-
mente a Zurigo e a Ginevra 
nel 1%2. Una delegazione lao-
tiana rappresentutiva delle 
forze che si oppongono a que
sta violazione c che rivemli-
cano il pieno rispetto dello sta
tuto di neutralita sard presen
te per la prima vnlta in una 
responsabile aisemblea inter
nazionale come quella di Co-
penaghen 11 mondo sara chia
mato a premiere atto di un 
altro, fmora meno noto, sel-
vaggio aspelto della guerra 
aggressiva e distruttiva con-
dotta dagli americani nel sud 
est asiatko. 

In tal modo il tribunale Rus
sell avra occasione di arricchi-
re di molto I'analisi gia ini-
ziata a Stoccolma del sistema 
di complicitd con I'aggrcssio-
ne americana da parte di altri 
governi. In questo quadro un 
rilievo particolare non potra 
non assumere il problema del
la Thailandia e delle bnsi che 
questo paese offre agli ameri
cani per la condotta di uno 
degli aspetti piu sunquinosi 
dell'aggressione al Vietnam e 
al Laos: I'impiego massiccio 
dell'aviazione strategica. 

La delegazione giapponese. 
specchio al tempo stesso del 
crescente movimento di opi
nione pubblica in i/tiel grande 
paese e della atlivitd autono-
ma del tribunale giapponese 
contro i crimini americani nel 
Vietnam, porterd a Copena
ghen i documenti della com
plicitd dei monopoli giappone-
si produttori di armi ed esplo-
sivi, ivi comprese le bombe al 
napalm, con I'aggressionc USA 
al Vietnam, e getterd una luce 
precisa sulle responsabihtd 
del governo di Tokio. 

Si presume che le sedute 
della grande assemblea di Co
penaghen dureranno circa due 
settimane. 

Antonello Trombadori 
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