
t **•-»*•*< • • t f « a i U ; v < 4 * M « J t o ' d » ' V.* » , . 4. — 
- - V - V L > •'.. 1"***+'+u^:;~t t,f<v,c 

* • » < * • - * WW » r » M r - M f « t h l * _ j , *>-*i •w^t-. 

> * ' 

l ' U n i t d / v.n.rdi 24 novembre 1967 PAG. 37 c o m m e n l i e attualita X 

Sull'ultimo numero di « Rinascita » 

L'introduzione di Longo 
al saggio di Le Duan 

Nel numero attualmcnte 
in distribuzione Rinascita 
pubblica il tcsto integrate del 
saggio intitolato «II Viet
nam e l'Ottobrc » del com-
pagno Le Duan, segretario 
del Partito dei lavoratori 
del Vietnam del Nord. A in-
troduzionc di q lies to saggio 
Rinascita pubblica un'ampia 
introduzione del compagno 
Luigi Longo di cui qui di 
seguito diamo ampi stralci. 

II compagno Longo ini/ia 
ricordando che Le Duan 
• parla in nomc di una dura 
e lunga esperienza di lotta • 
e che la trattazione alfronta 
in un quadro phi ampio « i 
problem! piii gencrali della 
lotta anlimperialista c della 
rivoluzionc socialista nella 
attuale situazione mondia
l e . 

L'introduzione del compa
gno Longo cosi prosegue: 
« Saggio, quindi di estremo 
interesse e attualita, svolto 
con rigore inarxista e leni-
nista c che tocca i problemi 
di fondo che, oggi, sono on-
getto del dibattito e della ri-
flessione del movimento ope-
raio e comunista internazio-
nale. Sono questi problemi 
che, a nostro avviso, merita-
no un confronto generale di 
esperienze e di opinioni, an-
che a mezzo di una confe-
renza internazionale, al fine 
di arrivare a un maggior po-
tenziamento della lotta che 
in tutti i paesi gia si condu
ce contro l'accresciuta ag-
grcssivita deH'imperialismo 
americano e la minaccia che 
esso fa gravare non solo sul-
la libcrta e l'indipendenza 
dei popoli, ma anche sulla 
pace del mondo. 

Anzitutto, ci piace rileva-
re la grande fermezza di lot
ta e la sicurezza di vittoria 
contro 1'aggressore america
no che traspare da tutto il 
saggio; fermezza e sicurez
za che viene ai compagni 
vietnamiti dalla lunga lotta 
da essi combattuta, sotto la 
bandicra dell'indipendenza 
nazionale e della democra-
zia. In questa lotta, essi han-
no saputo adattare i principi 
del marxismo-leninismo « al
io condizioni concrete e alle 
particolarita della societa 
vietnamita ». Essi hanno ri-
solto in modo giusto, affer-
ma il compagno Le Duan, 
il problema contadino « con-
siderato come il contcnuto 
essenziale della questione 
nazionale» e il problema 
agrario « considerato come 
11 contcnuto fondamentale 
della rivoluzione democra-
tica ». 

Operai e 
contadini 

E' questa la base che ha 
permesso ai compagni viet
namiti di mobilitare l'im-
mensa forza rivoluzionaria 
dei contadini « associandola 
a quella della classe opc-
raia», per organizzare una 
possente forza di lotta della 
rivoluzione nazionale demo-
cratica, basata sull'alleanza 
tra gli operai e i contadini, 
«sotto la direzione della 
classe operaia >. La rivolu
zione, dice Le Duan, « non 
puo poggiare soltanto sulle 
forze rivoluzionarie delle 
campagne», ma deve dare 
impulso al movimento rivo-
luzionario, • sia nelle citta 
che nelle campagne». E' 
questa una riflessionc che, 
evidentemente, non vale so
lo per il Vietnam, e che non 
puo non essere tenuta pre-
scnte esaminando i problemi 
della rivoluzione socialista 
In paesi aventi condi/ioni 
politichc, economichc c so
cial! paragonabili a quelle 
vietnamitc. 

Di interesse piu generale 
ci appaiono anche le consi-
dcrazioni che il compagno 
Le Duan fa sul rapporto tra 
lotta politica e lotta arma-
ta. sul quale rgli ritorna piu 
volte. 11 partito vietnamita, 
egli afferma, nella sua lun
ga lotta contro la domina-
zione straniera. ha «utilir-
zato c combinato abilmente 
le forme di azione clandesti
ne e legali *. per promuo-
vere in tutto il paese. « nel
le citta come nei villaggi ». 
un potentc movimento di 
lotta contro i colonialisti di 
ogni razza e colore (giappo-
nesi, francesi c amcricani), 
« unendo insieme, in modo 
efficace. la lotta politica e 
la lotta armata », « spezzan-
do, di volta in volta. tutte le 
manovre politiche e militari 
del nemico, e facendo pro-
gredire la rivoluzione ». I-a 
stretta combinazione della 
lotta politica con la lotta ar
mata. sottolinea ancora il 
primo segretario del Parti
to dei lavoratori del Viet
nam, « costituisce la forma 
fondamentale. la forma piu 
adatta per opporsi al nco-
colonialismo ». 
. Non tener conto della ne

cessity di questa combina
tion e tra le due forme di 
lotta, puo portare, awer te 
sempre Le Duan, a gravi er-
rori di opporfunismo e di 
capitolazionc. di frontc alia 
fdrai materiale dell'awersa-

rio di classe. Infatti, egli 
dice, «se si considera la 
violenza rivoluzionaria dal 
solo punto di vista della 
lotta militare, e, quindj, se 
si considerano soltanto le 
forze armate delle due parti 
avverse, per valutare il rap
porto di forza tra la rivolu
zione e la controrivoluzione, 
si cade necessariamente nel-
1'errore di sottovalutarc le 
forze della rivoluzione e non 
si osa mobilitare le masse 
per l'insurrezione e, una 
volta scoppiata l'insurrezio-
ne, non si osa portare avan-
ti l)offensiva per far progre-
dire la rivolu/ione ». 

La forza 
politica 

Credo che, senza tema di 
for/are il significato e la 
portata di qucste parole, il 
discorso possa essere util-
mente proposto alia rifles
sionc di quanti, di fronte al-
l'accresciuta aggressivita del-
l'imperialismo americano, di 
fronte all'ampiez/a dei mezzi 
militari ed economici che 
esso impiega per le sue im-
prese banditesche, si limita-
no a considerare «soltanto 
le forze armate delle due 
parti avverse ». spesso sotto-
valutando quelle stesse che 
sono a disposizione dei popo
li che resistono e si battono 
contro 1'aggressore. e tra-
scurando, quasi sempre, di 
mettere in conto. nel con
fronto. la forza politica che 
sta dalla parte di miesti po
poli e che moltiplica l'effi-
cienza delle armi di cui di-
spongono. 

E' un fatto ammirevole c 
glorioso la resistenza che 11 
piccolo popolo vietnamita 
oppone alPaggressore. Se es
so resiste vittoriosamente, 
da tre anni, ai bombarda-
menti piu spietati e alle bru-
talita piu erudeli dei merce-
nari americani, e grazie si 
al suo eroismo e al suo at-
taccamento alia propria li
berta e indipendenza nazio
nale, e grazie si all'aiuto ma
teriale, cconomico e milita
re che esso riceve dai paesi 
socialist!, e, in primo luogo, 
dall'Unione Sovietica; ma e 
grazie, anche, alia giustezza 
della causa per cui combatte, 
alia forza che essa le confe-
risce, alia solidarieta che ri-
scuote in tutti i popoli non 
solo la causa, ma la politica 
con cui questa causa o soste-
nuta e portata avanti ». 

Dopo aver ricordato l'e-
norme impiego di forze de-
gli amcricani nell'aggressio-
ne e il fatto che, malgrado 
questo, gli stessi critici amc
ricani considerano la guerra 
nel Vietnam « una via senza 
uscita». l'introduzione del 
compagno Longo cosi pro-
segue: « Ma anche qui, I'a-
nalisi del compagno Le Duan 
si eleva, daU'esperienza vis-
suta nel Sud-Esl asiatico. a 
considerazioni piu generali 
stillo stato attuale della lotta 
antimperialistica nel mondo. 
Per opporsi alle disfatte e ai 
fallimenti registrati dal colo-
nialismo vecchio stile, egli 
scrive. gli impcrialisti, con 
gli Stati Uniti alia testa, sono 
costretti a ricorrere a un co-
lonialismo maschcrato. al 
ncocolonialismo. Ma il neo-
colonialismo non e nato « da 
una posizione di forza. ma 
da una posizione di dcbolez-
za deH'imperialismo >. che 
ccrca di fronteggiare 1'offen-
siva delle forze rivoluziona
rie. per mantenere le sue po-
sizioni nel mondo. Oggi, 
« l'Asia. 1'Africa, 1'America 
latina. costituiscono la zona 
di tempesta rivoluzionaria, 
ove si accumulano tutte le 
contraddizioni mondiali ». E' 
ben chiaro che. « nonostan-
tc la sua forza e la sua astu-
zia ». rimpcrialismo non rie-
sce a fermare la marca ri
voluzionaria. 

AU'origine di tutto questo 
stanno le contraddizioni esi-
stenti ncllo stesso sistema 
imperialistico e, in primo 
luogo, la contraddizione di 
fondo dell'epoca aperta dal
la Rivoluzione d'Ottobre, tra 

Nel numero di « Ri
nascita n in distribu-
zione nelle edicole il 
testo irlegrale del sag 
gio di Le Duan, il se
gretario del glorioso 
partito dei lavoratori 
del Vietnam setten-
trionale IL VIETNAM 
E L'OTTOBRE con una 
ampia introduzione di 
LUIGI LONGO. Un do-
cumento da far cono-
scere a tutta I'opinione 
pubblica italiana, un 
documento da appro-
fondire, da studiare e 
da discutere nelle Se-
zioni e nelle Assem-
blee del nostro Partito. 

il mondo capitalistico, la cui 
logica di sviluppo e l'impe-
rialismo, lo sfruttamento e 
l'oppressione nazionale, e il 
mondo socialista, la cui lo
gica di sviluppo e la libe-
razione dei popoli dallo 
sfruttamento, dall'oppressio-
ne nazionale, dalla miseria 
e dall'arretratezza sociale, 
civile e culturale. 

La superiorita del regime 
socialista, dimostrata da cin-
quant'anni di lotte e di con-
quiste dell'Unione Sovietica 
e daH'csistenza, dopo l'ulti-
ma guerra mondiale, di tutto 
un sistema di Stati sociali
st!, smaschera, come dice il 
compagno Le Duan, « la na-
tura malvagia del regime ca
pitalistico e imperialistico, 
rafforza nei lavoratori l'odio 
che essi gia nutrono per 
quel regime, li incoraggia a 
levarsi per lottare risoluta-
mente non soltanto per i lo-
ro intercssi vitali immediati, 
non solo per la liberazione 
nazionale e le riforme demo-
cratiche, ma anche per il 
socialismo e l'avvenire delle 
generazioni future ». 

Inoltre, l'aiuto cconomico 
e tecnico fornito dal campo 
socialista ai paesi di recente 
indipendenza, per l'edifica-
zione di un'cconomia nazio
nale indipendente < ha con-
tribuito notevolmente a con-
solidare la loro sovranita », 
poichc ha permesso che si 
sottraessero dalle dipendenze 
deH'imperialismo. E* un fat
to che, oggi, per salvaguar-
dare la loro indipendenza na
zionale, questi paesi « deb-
bono allearsi al campo socia
lista. contare sul suo aiuto, 
per orientarsi sulla via di 
sviluppo non capitalistico ». 
Oggi, l'indipendenza naziona
le « deve essere necessaria
mente legata al socialismo ». 
Tutto questo rende ancora 
piii acuta la contraddizione 
tra il campo socialista e il 
campo impcrialista, < la lot
ta che li contrappone e la 
lotta di classe piu acuta, 
che si sviluppa in tutti i 
continenti e in tutti i cam-
pi: politico, economico e 
ideologico >. In questa lotta, 
« le forze rivoluzionarie e di 
pace sono abbastanza forti 
per impedire che gli impe-
rialisti bellicisti scatenino 
una nuova guerra mon
diale ». , 

Un compito 
comune 

II ncocolonialismo, di cui 
l'imperialismo moderno si 
maschera, le manovre che 
compie per seminare la di-
visione tra il movimento di 
liberazione nazionale e il 
campo socialista, mentre in 
campo internazionale < il 
rapporto di forza e mutato 
nettamente a vantaggio del
le forze rivoluzionarie >, la-
sciano prevedere che il neo-
colonialismo < rappresenti la 
ultima forma di colonialismo 
nel periodo delle convulsio-
ni agoniche del capitali-
smo >. Percio, nella tappa 
attuale, il contenuto essen
ziale della lotta antimperiali
stica e I'« impegno di com-
battere il neo-colonialismo », 
ma la lotta contro l'impe
rialismo < non spetta soltan
to alle forze del movimento 
di indipendenza e di libera
zione nazionale » ma rappre-
senta « un compito comune 
a tutte le forze rivoluziona
rie del mondo ». 

Longo, a questo punto, cita 
largamente dal saggio le par
ti in cui Le Duan, analizzan-
do la situazione internaziona
le c attuale, rileva che la sal-
vezza della pace, la difesa del 
campo socialista e l'indipen
denza nazionale costituiscono 
i compiti piu urgenti della 
nostra epoca e che la lotta 
per la pace costituisce * una 
delle principal! punte offen
sive contro l'imperialismo » 
e che questa lotta deve col-
legarsi < con il movimento 
rivoluzionario che si svilup
pa nel cuore dei paesi del 
sistema capitalistico alio 
scopo di effettuare su scala 
mondiale il passaggio dal ca-
pitalismo al socialismo >. 

II saggio di Le Duan. nota 
Longo. sottolinea la giustez
za della posizione dalla qua
le si deduce che < il coordi-
namento tra le forze di tut
to il campo socialista, la co-
stituzione di un fronte mon
diale unificato contro l'im
perialismo e uno dei proble
mi fondamentali della stra-
tegia e della tecnica rivolu
zionaria in questa epoca sto-
rica. 

« Credo sia superfluo di
re — conclude il compagno 
Longo — che noi concordia-
mo completamente con que-
stc esigenze aflermate, nel 
suo pregevole saggio, dal 
compagno Le Duan, con la 
autorita di primo segretario 
del glorioso Partito dei la
voratori del Vietnam, che 
tante pagine di eroismo e di 
capacita politica ha saputo 
scrivere, nella sua piu che 
ventennale lotta contro lo 
imperialismo, per la liberta 
e l'indipendenza del suo po
polo e per il socialismo >. 

Drammatica seduta al Tribunate Russell a Copenaghen 

Un marine confessa: 
COS! HO TORTURATO I VIETCONG» 

Anders, Weiss, Halimi, Dallinger interrogano il testimone torturatore - « Non abbiamo mai rispettato la conven-
zione di Ginevra sui prigionieri» - « Non e'e bisogno di essere nazisti per diventare criminali di guerra » 

ZONA DI BAQ QUAH — Marines torturano un vietnamita sospettato di essere un partigiano. 
Scene di questo genere — ha detto leri un ex marine in una testimonianza al Tribunate Russell 
— si ripetono con spaventosa frequenza nel Vietnam 

Dal nostro inviato 
COPENAGHEN. 23. 

Mentre scrivo, e in pieno 
svolgimento una seduta del 
Tribunate Russell certamente 
destinata a diventare storica. 
Essa seona una svolta nel col-
legamento della opimone pub
blica americana con il movi
mento mondiale di denuncia e 
di lotta contro I'aggressione 
degli Stati Uniti nel Vietnam. 
Tre cittadini americani hanno 
volontariamente deciso di prc-
sentarsi come testimoni davan 
ti al Tribunale Russell, alfri 
hanno accettato di jar passare 
davanti al Tribunale Russell 
loro interviste filmaie o regi-
strate nelle quali sono rirdofi 
per la prima volta, dal punto 
di vista americano. fatti 
atroci. 

Cib che piii conta c che tutti 
costoro non appartengono ad 
alcun schieramento di opposi-
zione alia guerra e nemmeno 
yenericamente pacifista. Sono 
stati mossi unicamente dal 
turbamento delle loro coscien-
ze. I presenti a Copenaghen 
sono: Peter Martinson di 23 
anni, abitante in California, 
Haste 2400. mobilitato nel Viet
nam del Sud dal 7 novembre 
1966 al 22 giugno 1967 nel 54. 
distaccamento del Servizio mi
litare investigazione, oggi stu-
dente in psicologia alia Ber
keley University; Donald W. 
Duncan di 37 anni, abitante 
ud Albany (California) in A-
dam street 707. ex sergente 
maggiore del 5. Gruppo della 
« Special force ». mobilitato nel 
Vietnam dal 1960 al 1964. in 
seguito istruttore sui tnetodi 
antiguerriglia a Fort Bragg e 
attualmente redattore militare 
del settimanale « Remparfs » 
di San Francisco; David Tuck 
di 25 anni. abitante a Cleve
land, Ohio nella 123. strada. ex 
sottufficiale nel 33. reggimento 
fanteria nel Vietnam del Sud 
dal gennaio 1966 al febbraio 
1967, oggi impiegato notturno 
della posta centrale di Cleve
land. L'avvocatessa Gisele 
Halimi del Foro di Parigi con
duce I'interrogatorio generale 
per conto del Tribunale Rus
sell. 

Domanda - Signor Martinson 
potete confermare che il vo-
stro compito essenziale al 
Vietnam e stato quello di in-
terrogare i prigionieri? 

Risposta - Si. 
D. - Potete darci alcuni rag-

quagli sul vostro laroro? 
R. — La prima volta fu al 

campo di hong Diao. nel no
vembre 1966. Mi consegna-
rono un prigioniero che non 
voleva parlare. Lo presi a 
pugni; ero certo che sapeva 
dove erano i vietcong. Ma 
non e servito a nulla. Ho 

chiamato il tenente che ha 
continuato a colpirlo, e poi 
siamo passati alia tortura col 
telefono da campo. E' un te-
lefono le cui batterie danno 
una scossa elettrica molto for
te: prima alle mani, poi agli 
organi gcnitali. Ad un certo 
punto, non ne ho potuto piii 
e sono uscito dalla stanza. 

D. — Siete stato testimone 
di altre torture? 

R. — Si. Nel triangolo di 
ferro, abbiamo calturato un 
capitano nord vietnamita e 
lo abbiamo sottoposto al sup-
plizio del telefono. Frustare 
a sangue con i bambii non 
si pud, perche rimane trac-
cia ed c proibito praticare 
torture che lasciano tracce. 
Un capitano mi ha raccontato 
che un prigioniero vietcong 
non voleva saperne di par
lare; gli ha fatto cose tali 
che gli t> morto fra le mam. 

D. — Si trattava di un 
capitano americano con Vin-
terprete sud vietnamita? 

R. — Si. perche gli ame
ricani non capiscono il viet
namita. Cib procura natural-
mente sempre dei malintesi, 
percid le torture diventano 
piii gravi. Nel maggio 1967, 
durante Voperazione c Man
hattan » mi hanno conscgnato 
un uomo che stava nascosto 
in una buca. Eravamo certi 
che doveva avere notizie sui 

Sabato e domenica 

A Rimini 
un convegno 
sulla sinistra 

italiana 
RIMINI. 23. 

« La fine dell'unita politica dei 
cattolici, la socialdemocrazia al 
potere e le prospettive politiche 
deMa snistra italiana » e il te 
ma di un comegno promosso a 
Rimini dal Circolo di cultura 
c J. Maritain » che si svolgera 
sabato e domenica prossimi nel
la sala doll'Arengo. Al convegno 
sono invitati e parteciperanno 
circoli, gruppi e nv.ste culturali 
deU'Emilia-Romagna e di altre 
re?ioni: 1'intere.sse dell'iniziativa 
nascc oltre che dal tema con 
trale anche dal fatto che vi in 
terverranno gruppi e personality 
delle piu diverse tendenze (pur 
nell'amb to generale della sini
stra) c che saranno tenute rela-
7ioni con angolazioni prospetti-
che differenti. 

II comegno di Rimml st arti-
colera in quattro relazioni (di 
Luigi Anderhn', Franco Boiardi. 
Achille Occhetto e Wladimiro 
Dongo). in comunicazioni e in-
terventi di rappre^entanti di cir
coli. gruppi e riv:ste. e nc\ di
battito generale sulle relazioni. 

Colombo dice che « competiamo » ma le statistiche spiegano perche 

M.E.C-.ILA VORATORIITALIANI 
SONO QUELLI CHE STANNO PEGGIO 
AH'ullimo posto nei consumi - Carne, latfe, uova, caffe tutto piii caro che negli alfri paesi della Comunita 

Comunita economics euro-
pea. Ma e dawero una «co
munita*? La domanda s'im 
pone. Non per capriccio, o 
per amor di polemics politi 
ca, ma sulla base di alcune 
interessanti informazioni che 
la stessa CEE ha distribuito 
in questi giomi ai giomali 
italiani. Si tratta di statisti
che relative ai consumi del
le famiglie dei lavoratori di 
pendent! che indicano in 
«una visione coerente il mo
do in cui i due terzi della po-
polazione dei sei paesi del 
MEC — sono esclusi solo i 
lavoratori indipendenti. i red 
ditieri e le persone sole — or-
ganizzano le loro spese*. 

L'indagine — awerte nsti-
tuto statistico della CEE — 
e stata «effettuata presso 
piii di 42 famiglie che, in
terrogate da rilevatori specia-
lizzati, hanno tenuto conto 
di tutte le loro spese, anche 
le piii minute*. Una tndagi-
ne veritiera, dunque, e vali-
da anche se si riferisce agli 
anni 1963-'64. Veritiera e vahda 
perche" se e esatto che nel 
frattempo in Italia il volume 
dei consumi e aumentato e 
anche certo che la stessa co-
sa si e verificata negli altri 
paesi comunitari. Orbene, 
stando alle tabelle elaborate 
dagli esperti della CEE. 1c 
famiglie dei lavoratori Italia 
ni sono all*ultimo posto nel
la graduatoria dei consumi 
con scarti che vanno dai 34f

r 
in piii (lavoratori dell'mdu 
stria, del commercio e del 
settore terziario) dei Pae*i 
Bassi, al 41 della Garmania 
occidentale, al 43 della Fran 
cia. al 52 del Belgio, al 68 
addlrittura, del Lussemburgo. 

Per le famiglie dei lavora
tori agricoli la situazione e 
ancora piii grave. I contadi
ni francesi consumano piii 
del nostri in ragione del 381*, 
quelli belgi e tedeschi del 
53, i lussemburghesi del 62, 
quelli dei paesi Bassi dell"80. 

Le (hlferenze, come si ve-
de, sono enormi. II tenore di 
vita dei lavoratori degli altri 
paesi comunitari rispetto agli 
italiani raggiunge vertici soa-
lorditivi. La cosa si spiega 
con vari ordini di motivi: 
da un Iato col divario dei sa-
lari che nel nostro Paese so
no ancora molto bassi; dal
la] tro con i livelli di occupa-
zione che da noi anzjche" au-
mentare subiscono. proprio 
in questo momento. nuovi pe-
santi attacchi; daU'altro anco
ra con i prezzi che nsultano 
in Italia assai piii elevati che 
nel resto dell'area comunita-
ria. A questo proposito mol
to istruttiva appare un'altra 
indagine condotta recentemen-
te sempre dagli organi del 
MEC e pubblicata per la pri
ma volta da Le Monde. 

Anche questi dati — come 
spiega l'insospettabile Stam-
pa di Torino — « sono atten 
dibili e rispondenti alia real-
ta. Tanto piii sorprendenti. 
pertanto, — commenta il 
giomale della FIAT — sono 
le difference, in alcuni cast 
veramente notevoli, nel prez-
zo di vendita dello stesso pro-
dotto da un paese aU'altro; 
paesi che oggi sono in con
dizioni economiche, social! e 
politiche molto simill (anche 
se la differenza nel tenore 
di vita tra lTtalia e gli altri 
quattro esaminati — Gerrna-
nia occidentale, Francla, Olan-

da, Belgio — e ancora sen* 
sibile) e che fanno parte di 
una Comunita economica che, 
con la graduaie abolizione 
delle dogane e gli studi in 
corso per armomzzare le po
litiche finanziarie e fiscali, 
dovrebbero assicurare il mag
gior equilibrio possibile nei 
prezzi di vendita al consu-
mo, cio£ quelli che piii in 
teressano i cittadini». 

< Dovrebbe assicurare il 
maggior equilibrio possibile • 
dice la Stampa, Quel condi 
zionale e tutto un program 
ma. Sta di fatto che in Ita
lia — e qui bisogna awertire 
che i dati della tabella sono 
per taluni generi, come la 
carne, fonemente inferion al 
la realta — un chilo di pa 
tate costa 87 lire, in Germa-
ma 56, in Francia. Olanda c 
Belgio 62. Un chilo di came 
di prima qualita in Italia co 
sta 1506 lire, in Germarj.\ 
1.700. in rrancia 1^75. in 
Olanda 1.688 (solo in Belgio 
costa piii caro: 2.175 lire). 
Un chilo di came di maia'.e 
di seconda qualita costa da 
noi 937 lire, in Germania 718. 
in Francia 762, in Olanda 712, 
in Belgio 718. Perfino il pa
ne in Italia costa piii che in 
Francia, Olanda e Belgio. E 
cos) anche il latte, le unva, 
il caffd. Ecco uno dei mo*'. 
vi di fondo — oltre ai salari 
e all'occupazione — per civ 
le famiglie dei lavoratori ita 
liani consumano di mer.o 

Ma non basta. «Insieme 
col volume del consiimo — 
rileva infatti llstituto stati 
stlco della CEE — anche il 
possesso di alcuni beni du-
revoli b rappresentativo del 
livello di vita. Su 100 fami

glie, 48 possiedono unauto 
mobile in Francia, contro "20 
in Italia. I televisori sono 
piu diffusi nei Paesi Ba-ssi, 
con 57 famiglie su 100, con
tro 27 nel Lussemburgo. Per 
le lavatricJ, i frigoriferi e il 
telefono, sono i lussemburghe
si alia testa, con rispettiva-
mente 82, 70 e 40 famiglie su 
100, mentre in Italia solo 20 
famiglie di lavoratori aipen-
denti su 100 posseggono una 
Iavatrice ed in Francia, ad 
esempio, solo 6 famiglie di 
lavoratori dipendenti su 100 
hanno un telefono». 

D'altra parte a riprova di 
quanto sopra. sta il fatto che. 
sempre secondo la CEE, le 
famiglie dei lavoratori italia
ni spendono il 46% dei pro-
pn bilanci soltanto per acqui-
stare generi alimentari (54 
per cento i lavoratori agrico
li) contro il 33 per cento dei 
Paesi Bassi. II popolo italia-
no figura, infine, come il piii 
« forte mangiatore » di pane 
con 122 chili all anno in me
dia per ogni adulto, contro 
gli 86 chili dei Paesi Bassi 
II consumo di latte, vicsver-
sa, e piii basso in Italia (87 
litri contro i 153 dell'Olanda). 

La nostra dieta dunque 
(mancano i dati sul consu
mo della came) appare piut-
tosto scarsa anche come qua
lita, nonostante i pass! in 
ar&nti che pure sono stati 
latri. Questa e la situazione. 
Questo e il dramma, anzi. 
Ma non e un dramma per 
tutti. Se i lavoratori italiani 
mangiano male e spendono 
troppo e perche* guadagnano 
poco. Al contrario i profitti 
del capitale crescono a ritml 
sempre piii intensi, al punto 

che siamo in presenza di un 
secondo «miracolo economi
co » e la nostra industna 
opera ormai a livelli concor-
renziali che, a sentire il mi-
nistro Colombo, sarebbero 
imbattibili. 

Proprio in questi giorni 
del resto, l'argomento e ri-
spuntato fuori sulle pagine 
dei giomali. Oltre a criticare 
il fallimento della socialde
mocrazia inglese perclid il 
fantino laburista si e lascia-
to disarcionare dalla tigre 
capitalista e ha dovulo sva-
lutare la sterlina, la stampi 
padronale italiana ha eleva to 
inni d'ottimismo soprattutto 
per la competitivita della pro-
duzione nazionale. Non ct sue-
cedera nulla — hanno scnt-
to — perche^ siamo compeM-
tivi. E Colombo ha sciolUi 
un osanna a questo coro esal-
tando anche lui la «ele-
vata competitivita dell'indu-
stria italiana*. 

A parte il fatto che, appe-
na qualche settimana prima. 
sia i padroni che il mini-
stro del Tesoro avevano « am-
monito* i lavoratori a non 
chiedere troppo (a «non fa
re il passo piii lungo della 
gamba*. aveva affermnto Co
lombo) per non compromet-
tere la ripresa economica, 
nessuno di questi signori ha 
detto che la « -.o-nn-jtUivita » 
italiana era ed e d frurto del
la compressione dei salari, 
dell'airmento dei r.triii e de
gli orari di lavoro, dello «frut-
tamento. Ma ecco die se ne 
incaricano gli stitiitici della 
CEE. Saranno anche loro 
comunisti? 

Sirio SebastiarMlli 

viefcoNd. Davanti agli uffi-
ciali superiori gli ho fatto 
scavare una fossa col badile. 
Vho fatto scendere la dentro 
e ho cominciato a minacciar-
lo con una bomba a mono. 
/J'/IO corii'wito che lo avrei 
ttcciso. Ha detto qualche co
sa. In una galleria sotterra-
nea si nascondevano un cen-
tinaio di ragazze dai 16 ai '20 
anni; scno state snidate con 
i gas. Sono uscite fuori, una 
di esse e morta. Ho denun-
ciato il medico che non ha 
voluto curarla e I'ufficiale 
che non ha permesso che 
fosse curata perche prima 
voleva interrogarla. Ma non 
e servito a nulla. 

Domanda diilo scrittore te-
desco (Germania federale) 
Gunthcr Anders: Perche co 
loro che come voi hanno tor-
turato. non si rifiutano di 
seguirc il ro.slro esemp'o e 
non informano I'opinione pub 
blica? 

R. — E' una questione psi-
cologica. Molti di noi dicono 
che se ci vuole la tortura pur 
di avere notizie utili sui viet
cong ed evitare cosi la morte 
dei nostri in battaglia, tanto 
vale torturare. La I'erita t 
che la tortura non serve a 
niente, perche i vietcong non 
parlano; al massimo danno 
qualche informazione. 

Domanda dello scrittore He-
tor Weiss: Avevate conosccn-
za della Convenzione di Gi
nevra sui prigionieri di guer
ra? Ve ne hanno mai parlato 
i vostri ufficiali? 

R. — Si. alia scuola milt-
tare. Ma mi hanno sempre 
detto che la tortura non do
veva praticarsi ufficialmente. 
L'esercito americano dispone 
di un manuale ~ segreto nel 
quale si spiega come proce-
dere agli interrogatori dei 
prigionieri. senza fare cenno 
dei metodi e delle tecniche 
da impiegare. Posso afferma-
re con certezza che la Con
venzione di Ginevra sui pri
gionieri di guerra non e mai 
stata applicata da parte no
stra nel Vietnam. 

D. - Con quale stato d'ani-
mo siete andato nel Vietnam? 

R. - Ero certo che si trat
tava di una aggrcssiane co
munista e che il popolo viet
namita voleva il nostro aiuto. 
Poi ho imparato un po' di lin
gua vietnamita e mi sono ac-
corto via via che non era 
proprio cosi. Ma nessuno di 
noi, all'atto della parlcnza 
per il Vietnam pensava che 
avremmo dovuto praticare la 
tortura. Quando mi sono con-
vinto che tutti i soldati ame
ricani nel Vietnam possono, 
date le circostanze. diventare 
dei lorturatori, il senso di de-
gradazione morale che mi ha 
preso, 6 diventato per me in-
sopportabile. Ho capito che 
non e'e bisogno di essere na
zisti per diventare criminali 
di guerra. 

Domanda di Davy Dallinger: 
lo sono americano come voi. 
e prima di tutto devo comii-
nicarvi le mie commosse fe-
Ucitazioni per il coraggio mo
rale che vi ha spinto fin qui. 
Ci sono interrogatori senza 
tortura? 

R. - A mia conoscenza no, 
se tortura vuol dire batterc a 
sangue e applicare il supph-
zio della corrente elettrica. 

Vinterrogatorio prosegue. A 
Peter Martinson, un giovanot-
tone per nulla impacciato, an
che se visibilmente in preda 
ad una sorta di ansia repres-
sa. seguiranno gli altri due 
testi americani. stasera e do-
mam 

Questa seduta del Tribunale 
Russell <? stata introdotta da 
un rapporto generale dell'avvo-
catessa Gisele Halimi che. nel 
mese di ottobre'. si e recata 
negli Stati Uniti assicme al 
professor Loup Verlet diretto-
re del Centra Nazionale di 
Ricerche Scientifiche dello sta
to francese. il quale ha parte-
cipato alia missione del Tri
bunale Russell a titolo peno-
nale. La visita negli Stati 
Uniti ha avuto come ogget-
to quello di raccogliere dal 
piu gran numero di testi a-
mericani possibili, deposizioni 
di ogni genere sul tratlamen-
to dei prigionieri di guerra al 
Sud Vietnam, sulla violazio-
ne delle convenzioni interna-
zionali. sui metodi di guerra 
impiegati dagli Stati Uniti nel 
Sud Vietnam. 

Cib e stato fatto mediante 
registrazioni. riprese fxlmatt. 
consultazioni degli alti proces-
suali a carico di diseriori e di 
obiettori di coscienza attual
mente incarcerati negli Stati 
Uniti. antoHogia della docu-
mentazione scritta americana 
(libri e giomali) di denuncia 
dei metodi dell'aggressione. Ne 
e nato un dossier voluminoso, 
impressionante e inconfutabi-
le. Vi figurano tra Valtro. in 
ben 600 pagine. tutte le corri-
spondenze di inviati speciali 
americani al Sud Vietnam che 
alcuni direttori di giomale 
hanno censurato senza mai 
pubblicarle. 

Antonello Trombadorl 
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