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L'educazione sessuale comincia 

nella primissima infanzia 

La scoperta 
delsesso 

Anche il riconoscimento della propria specie 
non b istintivo, ma frutto di esperienza 

I 
Che un passero faccia II 

nido nella tasca del cappot-
to di un professore universl-
tario, poi si innamori del 
professore stesso e ccrehi di 
convincerlo a entrare nel ni
do della sua propria tasca; 
die un pavone si innamori 
perdutamente di una testug-
gine; die un'ochetta (non in 
senso figurato) scamhi un 
dignitoso signore per sua 
madre oca... sembrano sog-
getti per carton! animati, o 
graziose fiabe. Invece sono 
esperienze reali, narrate da 
Lorenz che e il piii grande 
specialista di psicologia ani-
male. 

Qucste esperienze dimo-
strano che, almeno in alcune 
specie animali, il riconosci
mento della propria specie 
di appartenenza non 6 affat-
to «istintivo » nel senso che 
tradizionalmente si da alia 
parola « istinto », ma 6 il ri-
sultato di un apprendimen-
to, cio6 di una esperienza in
dividuate, verificatasi in un 
particolare momento del-
l'esistenza di ogni singolo 
soggetto. Il riconoscimento 
della propria specie (cioe il 
saper assumere un compor-
tamento, verso gli individui 
della propria specie, del tut-
to particolare, e diverso da 
quello che si ndotta verso 
gli altri animali) e stretta-
mcnte legato alia possibility 
di condurre una normale 
vita sessuale: ed esiste quin-
di tin rapporto tra il ricono
scimento della soecie cui si 
appartiene, e il riconosci
mento del sesso. 

La varieta dei modi in cui 
si instaurano queste capaci
ty di riconoscimento e sen-
za dubbio interessante e di-
vertente; ma il punto di fon-
damentale importanza e que-
sto: che i « riconoscimenti » 
fondamentali, le « identifies-
zioni > fondamentali (come e 
l'identificazione di se stesso 
quale individuo di una data 
specie) possono essere, al
meno in alcune delle specie 
sin nui studiate sotto questo 
profilo. il risultato di awen-
ture individuali, verificatesl 
in un preciso modo e in un 
preciso momento. Per Toca 
selvatica. per esempio, que-
sta esperienza deve verifi-
earsi nel momento stesso in 
cui esce dalPunvo: le espe
rienze successive fentrare 
nel branco delle altre ochet-
tc, stare vicino a mamma 
oca) non riescono a cancel-
larla. 

Tutto questo interessa, di-
verte, e non fa scandalo. Fe-
ce molto scandalo invece, 
nel sccolo scorso (e per al-
cuni fa scandalo ancora og-
gi) 1'ipotesi di Freud che 
nella specie umana il rico
noscimento del proprio ses
so, l'identificarsi nel proprio 
ruolo sessuale. sia il frutto 
di un'csperienza, di un'av-
ventura. o medio di una se-
rie di awenture. della vita 
Infantile. Sombra a molti 
che un bambino si renda 
conto di essere un maschiet-
to. o una hambina si rends. 
conto di essere una femmi-
nuccia, o in maniera istin-
tiva o in maniera razionale. 

Certamente, una parte 
della vita dcll'uomo si svol-
ge su un piano coscicnte e 
razionale: e quando il ragaz-
zo sara cresciuto. e sara in 
prado di fare osservazioni e 
confront!, non potra sottrar-
si all'evidenza dei fatti e alia 
logica dei ragionamenti. Ma 
questo verra in un secondo 
tempo. Prima si saranno 
pvolti altri fatti importantis-
simi, ma su piani diversi e 
piu profondi. Secondo le teo-
rie freudiane, ridentificazio-
ne del proprio ruolo sessua
le awiene appunto su un 
piano psicologico diverso e 
piii profondo, e tuttavia non 
* un meccanismo automati-
co, immediato. o come si di
re spesso « istintivo ». Quc
ste teorie suscitarono pole-
miche e scandalo, c molti an
cora sono gli increduli: il 
merito di Freud risulta anco
ra piu grande quando si ri-
flette che soltanto dopo mol
ti decenni si e scoperto che 
in molte specie animali 
un riconoscimento non me-
no importante del riconosci
mento del proprio sesso, e 
cioe il riconoscimento delta 
propria specie, non e eredi-
tario, immediato, «istinti
vo », ma e appreso; ed c ap-
preso non sul piano raziona
le, cosciente. « scientifico » 
che si tende ad attribuire 
agli uominl, ma — owia-
menle — su un piano diver
so e piu profondo. Di que
sto. ai tempi di Freud, non 
si sapeva nulla. 

Riflettendo a queste cose 
non si pud fare a meno di 
trovare curioso il fatto che 
quando si parla di «educa-
zione sessuale » ci si riferi-
sca a quel che si deve o non 
si deve dire al bambino, 
quando egli ha gia la ca 
pacita di fare domande ver-
ball, e comprendere rispo-
t l t verbalL Ancora piu cu< 

rioso e 11 convinclmento, che 
molti hanno, che il proble
ms dell'educazione sessuale 
si ponga durante l'eta scola-
stica, fra il sesto e il decimo 
anno di eta, o magari piu 
tardi ancora. In realta, quan
do il bambino comincia a 
porre ai genitori le prime 
domande, i fondamenti del
la sua educazione sessuale 
sono gia gettati: sono stati 
gettati prima ancora che il 
bambino fosse capace di par-
lare e di ascoltare, prima 
che imparasse a servirsi del 
linguaggio come strumento 
fondamentale di comunica-
zione: quando, cioe, era an
cora in quel periodo della 
vita in cui le comunicazinni 
sono fatte non di parole arti-
colate ma di azioni, attegsia-
menti, contatti fisici. sorrisi, 
intonazionl della voce. 

Ma questo non signifies 
che ogni giovane mamma 
debba conoscere Freud, o fa
re dei corsi specialists di 
psicologia, per affrontare 
compiti cosl important! e de-
licati. Non e che ci sia 
« l'istinto » a sorreggerla, a 
guidarla. a dirle come si fa 
ad allevare un bambino, ma 
e'e una tradizione: quanto 
dire che I'umanita ha ela-
borato lungo i millenni certi 
comportamenti nei confronti 
del bambino, che danno co
me risultato un corretto e 
tempestivo apprendimento 
del ruolo sessuale. Questi 
comportamenti variano da 
un popolo all'altro: tranne 
che per le ouestioni stretta-
mente fisiologiche (come 
1'allattamento) il modo di 
trattare un bambino e pro-
fondamente diverso nelle di
verse culture. 

I metodi di allevamento 
dei diversi popoli presenta-
no tutte le diversity immagi-
nabili, e Tunico elemento 
che hanno in comune e que
sto: si tende a trattare il ma-
schietto in maniera diversa 
dalla femminuccia. Diversi i 
nomi. diverso 1'abbigliamen-
to. diverse le abitudini. di
verso quello che dal bambi
no si pretende. Tn un popolo 
si considera «adatto a un 
maschio » ouello che in un 
altro popolo si considera 
« adatto a una femmina », 

Entro un grande schpma 
unico fche si pu6 sintetizza-
re cosl: « esistono differen-
ze tra i sessi che non sono 
soltanto differenze anatomi-
che ma differenze di corn-
portamento, di attitudini 
soggettive, di rapporti so-
ciali »), entro questo grande 
schema unico c'e una straor-
dinaria differenza di metodi 
e abitudini di allevamento. 
Tutti quest! metodi rasgiun-
gono risultati ahbastanza 
buoni. Come mai? C'e forse 
un istinto che guida I'umani
ta a scegliere — fra tutti i 
possibili metodi di alleva
mento — soltanto nuelli che 
danno risultati abbastanza 
buoni? 

No: il pensiero evoluzioni-
sta. nato nella biologia, si 
dimostra efficace per inter-
pretare fatti che apparten-
gono ad altri campi. T meto
di piu o meno • buoni > si 
sono tramandati di genera-
zione in generazione, perche 
permettevano la riproduzio-
ne desli individui e la con-
servazione dei gruppi in cui 
venivano elaborati. I metodi 
« cattivi » non si sono tra
mandati. perche quei gruo-
pi umani che usavano meto
di « cattivi > non sono riusci-
ti a soprawivere. Anche nel
le specie animali c'e un tra-
mandarsi di esperienze e di 
comportamenti da una gene- j 
razione all'altra. attraverso 
process! educativi. Uno de-
gli esempi piu curiosi e gra-
ziosi di questo > tramandar-
si • di esperienze, di educa
zione. lo abbiamo nei nostri 
gatti di casa: una gattina che 
sia stata allattata e curata 
da sua madre, quando avra 
dei pieeoli sapra. a sua volta, 
allattarli e cnrarli in manie
ra corretta. Ma una gattina 
che dalle prime ore di vita 
sia stata separata dalla ma
dre. e allevata artificiai-
mente cc! biberon. e accudi-
ta amorosamente da una per
sona umana. quando a sua 
volta avra dei piccoli non sa
pra bene come trattarli. Non 
sapra tenerli puliti. e piu 
facilmente si ammaleranno. 

Ce qualehe insegnaroento 
positivo che si pud trarre da 
queste considerazioni disor-
dinate fra il biologico e l'an-
tropologico, fra la psicologia 
umana e quella animale? 
L'argomento sarebbe dawe-
ro troppo ampio da trattare 
sulle pagine di un quotidia-
no. ma non sara stato inutile 
affrontarlo (anche se in mo
do cost disordinato), se avra 
dato un'idea di come sia gio
vane la scienza: e solo da po-
chi decenni e da pochi anni 
che stiamo costruendo le ba-
si per interpretare 1 rapporti 
fondamentali dell'esistenza 

Uur» Conti 

Celebritd del cinema e del teotro si schierano con le forze pacifiste 

Hollywood e Broadway contro Johnson 
Paul Newman, Joanne Woodward, Harry Belafonte, Robert Ryan e numerosi altri attori partecipano domenica a 
un grande spettacolo a sostegno della battaglia contro la politica del governo — Groucho Marx annuncia che colla-
borera alia lotta per i diritti dei negri e per il ritiro dal Vietnam - All'Universita di Harvard il 94 per cento degli 

studenti si pronuncia contro la politica vietnamita del presidente Johnson 

NEW YORK, 16. 
Un gruppo di attori amerlcani, fra i piu 

prestigiosi di Hollywood e dl Broadway, 
si sono Wuniti per lottare contro la poli
tica americana nel Vietnam, appoggiando 
sei parlamentari che, per la loro decisa 
opposizione all'aggressione al Vietnam, In-
contrano ora serie diff icolti per la campa-
gna elettorale. Ecco un breve elenco dei 
principal! attori che domenica sera, alia 
c Phllarmonic Hall > del < Lincoln Center » 
di New York scenderanno in campo con 
uno spettacolo destinato alia raccolta di 
fondi per la campagna dei parlamentari 
pacifist!: Paul Newman, Joanne Woodward, 
Harry Belafonte, Barbara Streisand, 

Leonard Bernstein, Carl Reiner, Dianah 
Caroll, Robert Ryan, Eli Wallach e Anne 
Jackson. Lo spettacolo e organizzato dal 
Comitato per la campagna per la pace 
nel Vietnam, di cui sono president) il se 
natore democratico Stephen Young e II 
deputato repubbllcano William Ryan. 

I sei parlamentari dei quail gli attori 
vogliono sostenere flnanziarlamente la cam
pagna elettorale sono figure assai note per 
essersi battuti contro la politica di Johnson 
nel Vietnam; si tratta dei senator! del-
I'Alaska e dell'Oregon Ernst Gruening e 
Wayne Morse, e del deputati: George 
Brown, Philip Burton, William Ryan e 
John Dow. (Potent! forze johnsoniane del 
pariito democratico si sono gia mobilitate 

per impedire le rielezione del senatore Way
ne Morse, al quale viene opposto I'ex 
deputato Robert Duncan). 

La notorleta degli attori e delle attrici 
assicurera certamente un grande successo 
alio spettacolo di domenica, che perd non 
mira soltanto a raccogliere del denaro, ma 
anche a concentrare sul Comitato pacifists 
I'interesse di tutti coloro che sono con-
trari alia guerra americana nel Vietnam e 
che attraverso di esso possono dare alle 
proprie aspirazioni una prospettiva con-
creta. 

Un'altra celebrita del mondo teatrale 
americano ha deciso di impegnars! nella 
lotta politica: si tratta di Groucho Marx 
— del celeberrimo trio dei c Fratell! 

Marx » — il quale ha dichiarato che d'ora 
in poi intende collaborate attivamente alia 
lotta contro la guerra nel Vietnam e contro 
lo sfruttamento dei negri e del portoricani 
negll Stati Uniti. < Penso che ce ne dob-
biamo andare dal Vietnam » ha dichiarato 
I'attore settantaduenne alia < New York 
Post». Groucho Marx non prendera piu 
parte a rappresentazioni teatrali e limitera 
la sua attivita agli spettacoli radiofonici e 
televisivi. 

Sul fronte studentesco, merita attenzio-
ne un'inchlesta fra gli allievl della c Har
vard University » (15.000 studenti) sul ser-
vizio militare e sulla politica vietnamita del 
governo. I risultati dell'inchiesta condotta 

fra la meta della popolazione studenlesca, 
sono pubblicati dal giornale universitario 
The Harvard Crimson II 22 per cento degli 
studenti inlerpellati preferirebbe lasciare 
gli USA piutlosto che essere arruolalo qua-
lora fosse nell'impossibilita di ottenere un 
rinvio. II 94 per cento e conlrario alia 
politica di Johnson nel Vietnam e solo il 
6 per cento e ad essa favorevole e infine 
appena I'uno per cento ha dichiarato dl 
ritenere che c lo sforzo bellico dovrebbe 
essere intensificato ». 

Nelle foto (da sinistra): Paul Newmann, 
Joanne Woodward, Robert Ryan, Groucho 
Marx, Harry Belafonte, Barbara Streisand, 
Leonard Bernstein. 

Un noto giornalista americano confessa il fallimento della politica USA nel Sud Vietnam 

CORR UZIONE A SAIGON 
«La societa e marcia, stanca, paralizzata» — Perche gli Stati Uniti non possono vincere — I signori della guerra 

Si vendono i posti di comandante militare o di prefetto come si vendono licenze e passaporti 

SAIGON — Una dtlle piA doforos* conMgaenxa oWoccupaziena del VMnam del Sud da part* 
doflll amtricani • lo sfaceto di migliaia di famlfllle • la diffaslao* della prMtituione. 
Natla foto: ragana dal qwartler* di Than Phal Thu, dova pwllulafto la c cat* china >. 

« Personalmente, non cre
do che vinceremo, per ra-
gioni a mio awiso cosl di 
fondo che, mentre vorrei 
credere agli amici che af-
fermano che un'ultlma pos
sibilita ci si offre nel Viet
nam, questa mi sembra una 
fragile speranza. Non cre
do che vinceremo in nes-
sun senso, e non vedo al-
cun segno di ana prossima 
vittoria. Percid questa e 
una triste storia da rac-
contare, mentre mi piace-
rebbe scrivere che, sebbe-
ne il prezzo sia elevato, 
vale la pena di pagarlo. 
Ma non credo che i nostri 
vietnamiti possano vincere 
la loro meta della guerra, 
ne credo che noi possia-
mo vincerla anche per lo
ro. Credo che dopo tutto 
finiremo col ridurre i no
stri obiettivi, e incoragge-
remo i nostri vietnamiti a 
parlare con gli altri vietna
miti, sperando che in qual
ehe modo essi possano 
giungere a un accomoda-
mento che noi non pos-
siamo ottenere. Questo e 
quanto questo paese pud 
attendersi fin d'ora. e an
che se stessimo qui altri 
cinque anni, questa dovra 
essere la conclusions in 
ogni modo*. 

Con questa aperta ammls-
sione di sconfitta si chiude lo 
articolo che un noto giorna
lista americano, David Hal-
berstam, vincitore nel 1964 dl 
un Premio Pulitzer per i suoi 
reportages dal Vietnam, ha 
scritto per il settimanale in-
glese Sunday Times, che lo 
ha pubbUcato domenica 14 
gennaio. Dopo tre anni, Hal-
berstam b tomato nel Viet
nam, e vi ha trovato, come 
riferisce, una situazione pro-
fnndamente deteriorata, nel 
senso che il governo fantoccio 
di Saigon, e l'esercito che ne 
dipende, sonc interamente e 
irrimediabilmente corrosi dal
la corruzione, e non in grado 
di fare la parte loro assegna-
ta dai padroni americani. La 
testimonianza del giornalista 
al riguardo e esaunente. Man-
ra solo una spiegazione, vale 
a dire il riconoscimento del 
fatto che gli aggressori ameri 
rani portano la responsabilita 
anche della corruzione del per
sonate di Saigon, perche !a 
corruzione e l*unico rapporto 
che essi sono stati capaci di 
instaurare con coloro ai quali 
hanno chiesto di tradire il 
proprio paese. 

«Non sono mai stato una 
"colomba" ne un "falco" — 
solve Halberstam —: pochi 
reporters che sono stati a lun
go qui lo sono. Quando fui qui 
nel 1962 e 1963, appartenevo 
a un gruppo di giomalisti i 
quali credevano che la guerra 
meritasse di essere vinta, ma 
dubitavano della efficacia del
le azioni militari. Questo grup
po fu apertamente attaccato 
dalla ufficialita americana, e 
accusato di essere troppo pes-
slmlsta, ma credo ora che 11 
grande errors fu di non essere 
abbastanza pessimistic Ora la 
gente parla di riorganizzare 
l'esercito vietnamita, proprio 
come se ne parlava sei anni 
fa. Ma ora e molto tardl„. Si 
puo avere un giovane ed effl-

ciente esercito in una societa 
marcia? ». 

« La societa e marcia, stan
ca, paralizzata », afferma Hal
berstam, che poi forn'isce una 
ricca documentazione. «Re-
centemente, la missione ame
ricana, comprendendo che fra 
le persone che avevano soffer-
to piii a lungo in questo paese 
erano i veterani dell'Arvin 
(l'esercito di Saigon), decise 
di fare qualehe cosa per mi-
gliorare il loro morale e nel-
lo stesso tempo forse miglio-
rare la societa. La missione 
decise di offrire 120 borse sco-
lastiche di quattro anni in uni-
versita degli Stati Uniti per i 
veterani che lo mentassero, 
con un corso completo di lin
gua inglese... L'idea fu espo-
sta al ministero della Educa
zione, che in breve presento 
agli americani una lista di 120 
veterani meritevoli. Solo per 
caso qualcuno alia missione 
controllb la lista..., e trov6 che 
ogni relazione fra quelli in-
clusi e i veterani era pura 
coincidenza. Tutti i 120 erano 
semplicemente fratelli, cugini, 
amici, creditor! o debitori di 
gente del ministero. 

• Allora gli americani anda-
rono essi stessi nei gruppi di 
veterani e fecero inserzioni 
siii giomali. In seguito i me
ritevoli furono trovati e scel-
ti, e andarono in America. La 
missione si compiacque con 
se stessa, sia per l'idea, sia 
per avere bloccato la falsa li
sta. e solo alcune settimane 
piii tardi qualcuno scoprl che 
ciascun veterano era stato for-
zato a pagare un baizello di 
40.000 piastre (almeno sei me-
si di paga) per ottenere il pas-
saporto e poter partire. 

«La corruzione opera dal 
vertice in giti, dal comandan
te territoriale che vende ogni 
cosa nel suo territorio (corru
zione per venalita), alia po-
vera maestra di scuola che 
guadagna solo 1400 piastre al 
mese, e vende a tutti i suoi 
atunni le domande e le n 
sposte per gli esami. e mette 
assieme cosl altre 8.000 pia
stre al mese, tutto per far 
tronte alia ternbile infiazio-
ne: corruzione per soprawi
vere. E' male e diventa peg-
gio. Ogni giorno nel governo 
vietnamita e nell'esercito viet
namita e un po' piu probabile 
che se un posto e buono deve 
essere comprato.- Noi pre-
miamo tutti i falsi valori, i 
corruttori. i borsari neri, i 
"ventiper-cent-isti"™ Una del
le ragioni dei successi dell'al-
tra parte, e la relativa man-
canza di corruzione». 

La corruzione «va oltre gli 
individui. nel sistema*. Ecco 
un esempio significative: c Cao 
Van Vien, capo di stato mag-
giore delle forze annate viet-
namite, favorito degli america
ni, e sua moglie, madame 
Vien, sono profondamente 
coinvolti nel sistema. Nella cit-
ta di diporto Vung Tau. ma
dame Vien ha sfruttato terre-
m di proprieta pubblica e co-
struito edifici che affitta agli 
americani, con un profitto to-
tale di 400.000 piastre, circa 
3.000 dollar!, al mese, Inoltre 
ella ha considerevoli proprie
ta a Saigon e specula su ter-
reni demaniali sulla autostra
da di Bien Horn. Recentemen-
te un giovane americano, un 

ufficiale che parla vietnamita, 
si e trovato con lei e alcuni 
funzionari local! a Vung Tau. 
Lei dava ordini sul modo co
me doveva essere diretta la 
distribuzione della birra San 
Miguel: "Quello che era sor-
prendente — egli disse piii 
tardi — non era I'estensione 
dei suoi interessi finanziari, 
che era molto considerevole, 
bensl la "flagranza" di essa: la 
assoluta indifferenza per quel
lo che noi pensavamo. Ella 
sapeva che io parlavo vietna
mita, ma non glie ne importa-
va niente". 

a II capo della provincia di 
Bien Hoa. un ex ufficiale dei 
corpi aerotrasportati, e un 
protetto dei Vien. Bien Hoa e 
una delle province piii pro-
fittevoli per la corruzione, per
che gli americani della base di 
Long Binh l'usano per il ri-
poso. Gli americani hanno ten-
tato di accusare il capo della 
provincia di corruzione, ma 
Vien e intervenuto. E Vien 
e uno dei migliori. I coman-

Osnabruck 

Ex generate 
nazista depone 

al processo 

per la strage 

di Meino 
OSNABRUCK. 16 

E* proseguito anche opgi fl 
processo a carico delle SS re-
sponsabili della strage di Mei-
na. Ha deposto un personaggio 
molto citato e molto atteso. in 
quest i giomi: il maggior gene-
rale Tneorfor Wisch. ex coman
dante della priiia diviskme 
Leibslandarle Adolf Hitler. 
Egli. in sostanza. ha dichiarato 
che i sedid ebrei trucidati a 
Metna (e altri nelle zone vi-
cine) vennero occisi. probabil-
mente. per iniziativa personale 
di qualehe zelantissimo gre-
gario e non certo per online 
del suo comando. 

L'ex comandante nazista ha 
infatti affermato che i compiti 
delle truppe a sua disposizjone 
erano ben altri Esse dovevano 
assicurare le comunicazioni e i 
rifomimenti alle truppe atte-
state al Sud e procedere al di 
sarmo dell'esercito italiano. 
« Non poteva quindi interessar-
mi che ebrei soggiornassero a 
Metna o in altre localita ». na 
detto Theodor Wisch. Con cid 
l'ex alto ufficiale nazista si & 
sbarazzato dei sospetti che pe-
savano su di lui. 

Nella udienza di oggi. e stato 
intcrrogato inoltre un «poliziot-
to nato >. Theo Savecke, il qua
le dopo aver fatto parte del 
Servizio di sicurezza hitleriano 
e stato vice comandante dei 
«gorilla > di Adenauer e con-
tinua ad essere un funzjonario 
di poIizU. 

danti territoriali sono i peg-
giori, particolarmente nelle zo
ne seconda, terza e quarta... 
Essi sono diventati i nuovi 
"signori della guerra" del 
Vietnam. Essi comprano e ven
dono quasi ogni cosa conce-
pibile, e alcune inconcepib;-
li. Vendono i posti di capi 
delle province e dei distretti: 
fino a tre milioni di piastre 
0 piii per un posto di capo 
di distretto, piii naturalmente 

un baizello mensile. variante da 
10.000 piastre al mese, fino al 
10 per cento del bilancio del 
capo. Un posto di comandan
te di divisione pub costare 
cinque milioni di piastre. 

«I profitti sono variabili. 
1 piccoli fanno soldi con quel
li che sono chiamati i solda-
ti-ombra, il 30 per cento de
gli effettivi di una unita, che 
non esistono — morti o mai 
esistiti — rna per i quali il 
comandante continua a rice-
vere denaro. Ma i gross! fan-
no molti piii soldi sulle co 
struzioni; qualunque cosa ven 
ga costruita c sotto la loro 
presa, un'enorme percentuale. 
Niente pub essere fatto senza 
corruzione, e i balzelli van-
no ai piii alti funzionari del
la regione... Nelle province d! 
Kien Phong, e Chau Doc i ca
pi di distretto di confine sono 
cosi ricchi, che devono paga
re 50.000 piastre al mese ai 
loro superiori. II prezzo per 
certiRcare che il pesce cam-
bogiano fe pesce vietnamita e 
di due piastre il chilo, e poi-
che ne entrano 20.000 chili al 
giorno, i profitti sono pingui. 

« A Bien Hoa, tipica provin
cia dove si trovano numerosi 
americani, i bar sono un gros-
so affare: nel solo Tet il capo 
della provincia ha fatto dieci 
milioni di piastre dai bar. 
Egli prende un baizello di 
diecimila piastre al mess da 
ogni bar, e periodicamente 
ne estorce di piii minaccian-
do di aprime di nuovj... E 
questo sistema si estende ver
so il basso. I collaboratori 
di questi uomini, vice capi di 
provincia e vice capi di di
stretto. comprano i loro posti 
e poi si rifanno vendendo I 
posti rninori. II vice capo di 
distretto per la sicurezza ven
de incarichi di polizia, e l» 
polizia realizza i suoi rninori 
profitti al controllo delle der-
rate o lavorando sui bar. In
somnia ognuno vende qualehe 
cosa: 5.000 piastre per una pa-
tente d'auto, 20.000 piastre per 
ottenere che una "Honda" sia 
sdoganata, 6X100 piastre per un 
posto a bordo di un aereo mi
litare; 50.000 piastre per un 
permesso di lavorare con gli 
americani*. 

Questo dunque h a quadro 
che emerge dall'articolo dl 
Halberstam. La sola cosa che 
manca, dicevamo, e che gli 
americani non sono vittime di 
questa situazione, ma ne sono 
i responsabili. i diretti autori. 
La corruzione di Saigon si-
gnifica che essi hanno con se 
solo quei vietnamiti che si 
sono lasciati pagare, che si 
sono venduti. Percib non pos
sono fare niente per modifi-
care questo stato di cose. Gli 
americani sono di fatto iso-
lati contro l'intero popolo 
vietnamita, e per questo, co
me Halberstam ammette, aaa 
possono vincere. 


