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II aiogma centiale» e gll stoti sul canao 

Un prezioso 
tempo perduto 

Bilancio dopo I'allargamento dell'aggressione USA alia Cambogia e al Laos 

aAbbattuto il dogma cen
trales: con questo titolo — 
in verita un po' bizzarro per 
un articolo scientifico — la 
rivlsta Nature dava tempo fa 
una notizia che pub lasclaro 
perplessi i profani: la noti
zia, cioe, che si era scoperto 
che in certe condizioni l'acido 
ribonucleico pub provocare la 
formazione di acido desossiri-
bonucleico. Vediamo come 
mai una notizia apparente-
mente cosi sterile abbia potu-
to indurre l'autorevole rivista 
inglese ad annunciarla con un 
titolo cosl drammatico. 

L'acido desossiribonuclelco 
— o DNA — forma i geni che, 
raggruppati in cromosomi, co-
stituiscono il nucleo della cel-
lula; e la famosa « doppia eli-
ca », una molecola doppia co
me una cerniera-lampo, e fat-
ta in modo che ognuna delle 
due parti della cerniera, sepa
rata dall'altra, riesce a fabbri-
care la meta che le e comple-
mentare. Cosl che da una ((cer
niera » si formano in un pri-
mo tempo due mezze cernie-
re, e poi ciascuna mezza cer
niera fabbrica l'altra mezza 
che le occorre per costituire 
una nuova cerniera. In questo 
modo si passa da una sola 
cerniera intern a due cernie-
re intere: duplicazione del ma
terials nucleare che prelude 
alia riproduzione della cellu
la. Siccome la molecola del-
l'acido desossi ribonucleico, o 
DNA, contiene le «informa-
zioni» ereditarie, ecco che tut-
te le cellule di un organismo, 
e tuttl gli organismi di una 
specie, contengono sempre 
tutte le Informazioni relative 
specificamente a quell'indivi-
duo, e tutte le informazioni 
relative piu generalmente a 
quel la specie. 

L'acido ribonucleico — o 
RNA — e chimicamente molto 
simile al DNA, ma le sue fun-
zioni sono diverse. Le sue 
catene, molto piii brevi del
la catena del DNA, sono mo-
bili e uscendo dal nucleo rag-
giungono, nel corpo della cel-
lula, quei piccolissimi organi 
dove si fabbricano le protei-
ne: anzi, ogni catena di aci
do ribonucleico o RNA e co
me un attrezzo specializzato 
per il montaggio di quella spe-
cifica serie di aminoacidi che 
costituisce una determinata 
proteina: e di proteine e for-
mata la sostanza vivente. D'al-
tronde ogni catena di RNA si 
forma, a «a stampon, su un 
frammento della piu lunga ca
tena di DNA. Cosi la catena 
del DNA ha due proprieta sin-
golarissime: fornire gli stam-
pi necessari a fabbricare gli 
attrezzi per il montaggio del
le proteine, e duplicarsi in due 
catene esattamente uguali. E' 
proprio questa duplicita di 
funzioni che assicura la fe-
delta di ogni cellula al «mo-
dellow originario: le cellule 
figlie possiedono un DNA i-
dentico a quello della cellula 
madre: questo significa che 
avranno identici attrezzi di 
montaggio, e percio sapranno 
fabbricare le medesime pro
teine. Questa complessa teo-
ria si regge su quello che 
Crick, uno dei suoi fondato-
ri, chiamb « dogma centrale » 
e che pub riassumersi cosi: 
dal DNA proviene l'RNA, dai-
1*RNA proviene la proteina. 
Si pensava cioe che, pur so-
miglianodsi, le molecole di 
DNA e di RNA avessero que
sta grande differenza: che su 

uno stampo di DNA .si pub 
formare una corrispondente 
catena di RNA, ma su una ca
tena di RNA non pub mai for-
marsi una catena di DNA. 

Ma la nostra non e epoca 
di dogmi, e la blologia in par-
ticolare 6 una scienza ancora 
troppo giovane per adagiarsi 
in verita dogmatiche: lo stu
dio del virus ha dimostrato 
che la legge di Crick non e as-
soluta. I virus sono entita in-
visiblli al microscopio, e quin-
di molto piu piccole dei mi-
crobi; essi possono riprodur-
si soltanto all'interno della 
cellula vivente, di cui invado-
no il nucleo. Molte malattie 
infettive sono provocate da vi
rus (dall'influenza all'epatite), 
e sono provocati da virus an-
che alcuni cancri degli ani
mal! e dell'uomo, nonche mol
te malattie delle piante. I vi
rus sono formati da un gu-
scio di proteina che circonda 
una masserella di acidi nuclei-
ci: in certi virus l'acido nu-
cleico e un RNA, in altri e un 
DNA. Si distlnguono gll 
«RNA-virus» e i «DNA-vi-
rus ». 

Un fatto che sino a qual-
che tempo fa non era ancora 
spiegato e che soltanto i vi
rus RNA e non 1 virus DNA 
provocano lesionl cancerose; 
e siccome la lesione cancero-
sa deriva da un'alterazione del 
DNA del nucleo cellulare, un 
qualche rapport o si profilava 
tra l'RNA del virus e il DNA 
della cellula. Gia da alcuni 
anni studiosi sovietici e ame-
ricani avevano messo il mon-
do scientifico suU'awiso: se-
condo loro e l'RNA del virus 
a fabbricare un DNA che poi, 
incorporandosi nella catena di 
DNA del nucleo cellulare, de-
termina la formazione di un 
DNA patologico; e questo, du-
plicandosi, trasmetterebbe la 
lesione — ormai divenuta una 
lesione cancerosa — a tutte 
le cellule discendenti dalla 
cellula infettata. Ma questa i-
potesi contraddiceva al « dog
ma centrale » e percib veniva 
respinta. 

Da alcuni mesi, perb, van-
no succedendosi le scoperte 
che la confermano: si e sco-
perta l'esistenza di particola-
ri enzimi che rendono possi-
bile lo « stampaggio » di DNA 
su una catena di RNA virale, 
si sono messe a punto tecni-
che sensibilissime per mette-
re in evidenza la presenza di 
RNA virale nelle cellule, infi-
ne si e scoperto che un de-
rivato di un antibiotico anti-
virale, la rifampicina, e capa-
ce di inibire l'enzima che ren-
de possibile lo « stampaggio ». 
Da quest i studi si aprono dun-
que nuove prospettive di in-
terpretazione sull'origine del 
cancro, e nuove prospettive di 
cura. 

E' da almeno cinque anni 
che la teoria del DNA cance-
roso formatosi sullUNA vi
rale e stata avanzata dall'a-
mericano Temin: per cinque 
anni egli e stato giudicato 
uno stravagante, e le sue os-
servazioni sono state trascu-
rate, solo per il fatto che con-
trastavano con il « dogma cen
trale ». Un tempo prezioso e 
andato perduto, a causa del-
l'inerzia mentale e delle ten
derize all'immobilismo confor-
mista, che insidiano evidente-
mente anche i settori piii a-
vanzati della ricerca scien-
tifica. 

Laura Conti 

Indocina: il primo anno 
della «seconda guerra» 

In villaggi strategicfo e le manifestation! antlatnerkane a Qui Hhon - II tragko primato del Laos: died anni di bomburda-
menti - // colpo di Stato della CIA e di Lon Hoi ha aeato in Cambogia il piu vasto tronte naiionale che sia. mai esistito 

DI RITORNO DAL VIETNAM, 
gennaio 

Uno sguardo che I'estate 
scorsa riuscimmo a gettare 
verso il Vietnam del Sud dal 
17" parallelo — nel corso di 
un viaggio del quale rendem-
mo conto ai lettori — riusci 
a darci la sensazione fisica 
di quale fosse, e sia tuttora, 
la situazione in quello che 
viene ormai chiamato comu-
nemente « il grande fronte », 
dot il fronte piii importante 
di quella complessa seconda 
guerra d'Indocina che abbia-
mo avuto la Ventura di ve-
der nascere e svilupparsi dal 
posto di osservazione di 
Hanoi. Uno slretto corso d'ac-
qua, largo si e no duecento 
metri solo verso la foce, ci 
separava dal Vietnam del 
Sud. Dai margini di risaie 
coliivate flno alia sponda del 
flume osservavamo, oltre le 
arcale crollate del ponte 
Hien Luong, attraverso il 
flume Ben Hal, una scena di 
desolazione, un deserto sul 
quale si accanivano, nei lar-
ghi spazi che intercorrevano 
tra un posto americanofan-

toccio e I'altro, i reattort del-
I'aviazione tattica americana 
e, di notte. i B-52 dello Stra
tegic Air Command che ve-
nivano dalla Thailandia. Ma 
i postl americano-fantdcci si 
estendevano soltanto lungo 
una linea che, dal viare, pro-
cedeva per una ventina di chi-
lometri verso I'lnterno, e poi 
si arrestava, interrotta dalla 
zona liberata dalle forze del 
FNL. 

Era, sul vivo del territo-
rio, la trasposizione e la con-
cretizzazione di quelle sche-
matiche carte geograflche che 
i giornali di Hanoi pubblica-
vano, con frequenza. per per-
metlere ai lettori di seguire 
le vicende della guerra d'In
docina: la zona libera che co-
minciava al Ben Hal, e che 
si insinuava fin verso la co-
sta tra un posto e I'altro 
del nemico — un nemico iso-
lato, chiuso nei suoi posti 
fortificati, incoraggiato solo 
dalla presenza continua e 
massiccia dell'aviazione ame
ricana — dilagava verso il 
Sud, circondava le citta. se-
guiva le vie di comunicazio-

ne, scendeva attraverso gli 
altopiani centrali, lambiva la 
costa, per giungere flno alia 
grande riserva di riso e di 
popolazione del Nam Bo, Vex 
Cocincina, il delta del Me
kong. 

Eravamo stati, quasi nello 
stesso periodo, anche nel 
Laos, e anche qui avevamo 
avuto la sensazione fisica del
la vastita e della forza delle 
zone liberate: tre quarti del 
Paese, con meta della popo
lazione, erano stati sottrattl 
al controllo della destra e de
gli americani con una lotta 
che dura da 25 anni. Quasi 
tutto il nord, quasi tutto il 
sud, quasi tutta la strettoia 
del centra, erano liberate, ed 
all'avversario restava solo la 
fascia plana che corre lun
go il Mekong, addossata a 
quella Thailandia che e ad 
un tempo una base impor
tante dell'aggressione ameri
cana (le operazioni della de
stra e delle a forze speciali» 
nel Laos vengono dirette da 
quartieri generali statuniten-
si in Thailandia) e di una 
lotta armata che ha gia gua-

dagnato le province del Nord 
Est e del Sud, verso il con
fine della Malaysia. 

La situazione non & diversa 
in Cambogia, I'ultimo fronte 
creato dalla insiplenza poli
tico, dalla cecita strateglca, e 
dall'avventurismo della Casa 
Bianco e del Pentagono: ol
tre I due terzi del Paese li-
berati, con meta della po
polazione (qualtro milionl di 
abitanti su otto), la capitale 
di Lon Nol isolata quasi com-
pletamente, uno sviluppo del
la lotta di liberazione senza 
eguali nella pur lunga storia 
della resistenza indocinese. 
Sono qui bastati pochi mesi 
per realizzare cib che negli 
altri ' due Paesi d'Indocina 
aveva potuto essere realizza-
to nel corso di molti e duri 
anni di lavoro e di lotta. 

Si aggiunge. a tutto questo, 
il Nord Vietnam, uno stato 
socialista libero e sovrano, 
cui la storia di questi anni 
di fuoco e di sangue ha 
ben meritato I'appellativo di 
a grande retrovia » . 

L'immagine, e la realta, so
no dunque quelle di una In-

Trasbordo di naufraghi 

MALMOE (Svtzia) — La nav* dan«M «Principessa Margherita a con 490 patteggtri a bordo si e arenata fori mattlna tugli icogll 
della costa sud occidental* svedest. La talafoto AP mostra la nav* svadaso Kirnan cho la si • affiancata per effettuara il trasbordo 
dei passeggeri. 

docina nella quale le forze 
della liberazione, unite dal 
comune denominatore della 
lotta contro I'aggressione a-
mericana e dall' otibiettivo 
delta salvezza nazionale, han-
no non solo dato scacco alia 
piii grande potenza militare 
ed economica del mor.do, ma 
creato una realta nuova, che 
sottoltnea il fallimento del-
I'avversario. Si tratta di un 
avversario che, con la sua ag-
gressione, ha creato le pre-
messe stesse della propria 
disfatta. L'evoluzione della si
tuazione nel Sud Vietnam e 
a questo propostto illumtnan-
te. Vi sono qui le grandi ed 
estese zone libere, ammini-
strate direttamente ed in pri
ma persona dal governo rivo-
luzionario provvisorio. II ten-
tativo americano di sempre e 
stato quello di svuotarle del
la popolazione, per concen-
trarla nei «villaggi strategi-
ci» e nelle zone di concentra-
mento che sono lo slrumento 
della «paciflcazione», o di 
farla afjluire nelle grandi cit
ta fSaigon, che prima dell'in-
tervento americano aveva tin 
milione e mezzo di abitanti, 
ne ha oggi piii di tre milio-
ni). Ma vi sono state delle 
conseguenze che gli america
ni, in questa loro azione, non 
avevano previsto: concentra-
re la popolazione non serve 
a nulla, ai fini della pacifl
cazione, se questa popolazio
ne continua ad essere ostile e 
se essa conserva e difende le 
proprie organizzazioni rivo-
luzionarie (i comitati popo-
lari del GRP agiscono anche 
nelle citta); e nelle citta la 
rapida trasformazione della 
societa causata dalla guerra 
americana ha dato vita a nuo
ve contraddizioni, ed a nuo
ve forze, che minano alia ba
se il regime dei fantocd so-
stenuto dagli americani. 

Non si era ancora vista, fl
no all'anno scorso, la rivol-
ta contro il regime degli stes-
si mutilati di guerra, ne una 
tale floritura di lotte degli 
sudenti, dei giornalisti, delle 
donne, e it sorgere di nuove 
organizzazioni che non lotta-
no piii soltanto per riven-
dicazionl «legali» — vivere 
un po' meglio, essere sfrut-
tati un po' di meno — ma 
passano, apertamente, alle ri-
vendicazioni che la legge 
mette nella megalith piu to-
tale: la rivendicazione della 
pace, dell'intesa col GRP e il 
FNL, della partenza totale de
gli americani. Cib che e ac-
caduto a Qui Nhon, una del
le piii grandi basi america-
ne, il mese scorso, e indica-
tivo di una relta impensabile 
prima: I'uccisione da parte di 
un americano di uno studen-
te vietnamita ha provocato 
manifestazioni di tale violen-
za e imponenza, al grido di 
a Yankee go home » (la diffu-
sione della lingua inglese nel 
Sud serve bene a qualcosal), 
da costringere gli americani a 
chiudersi nelle loro caserme, 
imponendo a se stessi un co-
prifuoco che avrebbero piii 

II capitale privato punta su piazza del Duomo e piazzale Michelangelo 

L'assalto al centro storico di Firenze 
Ormai quotidiane le violazioni al Piano regolatore e alia legge-ponte - Sulla collina di San Miniato dovrebbe sorgere un al-
bergo - A favore del petroliere Monti una deroga che permette di triplicare l'indice di fabbricabilita presso il Duomo 

DALLA REDAZIONE 
FIRENZE, gennaio 

Mentre prosegue a ritmo 
sostenuto la cementizzazione 
delle aree periferiche, il ca
pitale privato muove all'as-
salto, forte della copertura 
del pubblici poteri, del cen
tro storico e delle zone col-
linari. Complessi alberghieri, 
istituti bancari, abitazioni di 
lusso, edifici pubblici vengono 
ad addensarsi nel centro me-
dievale ed a ridosso dei viali 
di circonvallazione, nella lo-
gica degli attuali meccanismi 
di accumulazione. che tendo-
no a gerarchizzare funzional-
mente e socialmente la citta 
ed il suo antico « centro » ri-
spetto al territorio. 

Anche se questa espansione 
a macchia d'olio porta alia 
paralisi e al soffocamento di 
Firenze, si continua imperter-
riti su questa linea, a dispet-
to dello stesso piano regola
tore (le cui previsioni vanno 
tuttavia ridimensionate) e 
della legge-ponte urbanisti-
ca. Questo dinamismo specu
lative (variante efficientista 
della citta - museo) trova la 
sua legittimazione «cultura-
le » nel provincialismo fioren-
tinista di certe component! 
del centro - sinistra, incapaci 
non solo di guardare oltre le 
mura della citta, ma di di-
fendere e vivificare — attra
verso un rapporto nuovo con 
la Regione, il Paese ed il 
mondo — lo stesso patrimo-
nio culturale museografico di 
Firenze. E cosi, mentre le ipo-
tesi di sviluppo della citta e 
deU'intera area metropolita
na sono congelate da anni, 
m e n t r e nessuna iniziativa 
della a mano pubblica » e sta
ta prcsa per il rilancio della 
167. il risanamento del quar
tieri popolari del centro, per 

una seria politica scolastica e 
del verde, si assiste in questi 
ultimi tempi ad una frenesia 
edilizia speculative di basso 
livello, che ha il suo simbolo 
nel progettato Hotel Hilton. 
nel centro della collina di 
San Miniato di fianco al 
piazzale Michelangelo. 

In questa cornice, le viola
zioni al PRG e alia legge-
ponte e le «variant!» del 
commissario prefettizio, sono 
materia quotidiana di pole-
mica e di scandalo. Infatti, 
mentre la legge-ponte vieta 
costruzioni per volumi supe-
riori a tre metri cubi per 
metro quadrato di area edifi-
cabile «se non previa appro-
vazione di apposito piano 
particolareggiato o Iottizza-
zione convenzionata estesa 
all'intera zona», il Comune 
di Firenze ha escluso l'appli-
cazione di tale dispositivo 
(sesto comma deirart. 17 del
la legge 6 agosto 1967, n. 765) 
alia zona centrale e alle zo
ne di saturazione ritenute — 
secondo la sua capziosa in-
terpretazione — «non assog-
gettabili a piano particola
reggiato». E cosi. in base a 
questa interpretazione «par-
ticolaren della «legge-pon
te », sono state rilasciate li-
cenze di costruzione con in-
dici superiori al tre. 

/otfice nove 
Ad esempio, 11 18 settembre 

scorso ramministrazione co-
munale ha rilasciato una li-
cenza (n. 1307) che consente 
la rislrullurazione di una zo
na del «centro*, adiacente a 
piazza Duomo: quella inte-
ressante cioe 1'isolato di via 
Ricasoli. via dei Pucci, via dei 
Servi e piazza Duomo. L'area 

e di proprieta della societa 
editrice «La Nazionew (e 
quindi del petroliere Attilio 
Monti), essendovi situata la 
vecchia sede del giomale. Al 
posto di questa, il progetto 
— che reca la firma dell'ar-
chltetto Pier Luigi Spadoli-
ni, membra della Commissio-
ne Urbanistlca comunale in 
qualita di cespertos — pre-
vede la realizzazione di un 
a residence* e di alcuni ne-
gozi, con parcheggio nell'in-
terrato (la superficie interes-
sata e di 2.188 metri quadra-
ti; il volume fuori terra di 
19.101 metri cubi). L'indice 
che ne risulta si aggira in-
tomo al nove. ma per il Co
mune di Firenze. e tutto re-
golare... Addirittura, il dispo
sitivo in base al quale e sta
ta concessa questa licenza, e 
stato riprodotto in numerose 
copie dato il largo uso che se 
ne intendeva fare e che, cer-
tamente, e stato fatto. 

Fra gli altri a casi <> analo
gic, vi e quello relativo alia 
ristrutturazione dell'isolato di 
via Bufalini, per conto della 
societa immobiliare « Giglio », 
ove e prevista la realizzazio
ne di un grande albergo che 
prevede addirittura una pi
scina sul tetto, proprio sotto 
la cupola del Duomo! Le 
due licenze in questione, tan-
to per restare agli esempi, 
contrastano con le norme di 
attuazione dello stesso piano 
regolatore (articolo 13), il 
quale consente soltanto — in 
quella zona del «centro sto-
ricow — «il restauro conserva
tive degli edifici, previo pa-
rere della Sovrintendenza ai 
monument!, e le demolizionl 
del corpi di fabbrica, privi di 
valore archltettonico, intern! 
a! rnrtili per la bonifica dei 
medesimi. £' vietata qualsiasi 
trasjormazione — precisano 

le norme — che comporii de-
molizione e ricostruzione, 
nonche aggiunte edilizie e 
modifiche delle coperture esi-
stentiv. Lo spirito delle nor
me e chiaro, ma forzando un 
successivo comma (nel quale 
si afferma ache i privati, 
sempre nel rispelto dei cri-
teri informativi enunciati, 
potranno proporre progetti di 
risanamento nell'ambito mi
ni mo di un isolato o per 
parti organiche di isolator), 
1'Amministrazione di Palaz
zo Vecchlo ha concesso que-
ste ed altre licenze, cercando 
di far passare come «parte 
organica di isolato», le aree 
investite dalle operazioni di 
ristrutturazione. 

L't autobus 7i 
Gli episodi di violazione del 

piano regolatore (oltreche 
della legge-ponte) sono di-
versi ed anche clamorosi: ol
tre ai due citati, vi e quel
lo di via Nuova dei Caccini, 
in Santa Croce, ove al posto 
di alcuni edifici e di un giar-
dino storico sta sorgendo un 
complesso edilizio compren-
dente abitazioni di lusso e 
attivita commercial!; e, quel
lo, ancor piu clamoroso, del-
l*Hotel Hilton, previsto nella 
collina di San Miniato, sotto 
la storica Torre del Gallo. 

H progetto (magnificato dal 
foglio della catena Monti, il 
romano Giornole d'Italia) re
ca la firma dell'lng. Valdema-
ro Barbetta, il cui nome e le
gato alle ben note operazioni 
edilizie della citta giardino di 
Viareggio, del complesso bal-
neare di Punta Ala, della lot-
tizzazione Rasponi al Campo 
di Marte di Firenze e di tante 
altre. 

L'indice di zona (agricolo-
panoramica) e dello 0,02, ma 
tale indice sarebbe largamen-
te superato dal progetto (che 
aumenterebbe il volume con-
sentito, portandolo da metri 
cubi 50 mila a 80 mila). 

«I1 nuovo albergo Hilton 
sara diviso in tre " corpi" — 
declama il quotidiano roma
no —: la Torre del Gallo 
ospitera al terreno la recep
tion, gli uffici, la hall, un 
grande cortile di rappresen-
tanza, ecc; al primo piano 
un altro ristorante, una gran
de sala per banchetti. sale 
da ricevimento ed uffici; nel
la torre funzionera un bar 
panoramico; nell'edificio sa-
ranno sistemate quarantadue 
camere piu i relativi servizi. 
La nuova costruzione dovreb
be Invece ospitare circa cen-
tocinquanta camere oltre a 
una piscina, con i vari scrvi-
vi di sauna, palestra, appa-
recchiature ed i relativi ser
vizi. Nella nuova costruzione 
non sono previste camere per 
il personale poiche la direzio-
ne lo prevede non residente 
in albergo*. E' giusto, le di-
stanze di classe vanno rispet-
tate, il turista «qualificato» 
della « jet - society » non ama 
contaminazioni plebee... «Una 
citta con Hilton significa piii 
turismo qualificato e quindi 
piu dollar!», scrive II Gior-
nale d'ltalia. Firenze non pud 
perdere «un altro autobus 
nella corsa verso il progres-
so ». L'argomentazione e « ro-
busta», ma Firenze non 6 
Acapulco e deve fondare 11 
suo futuro su ben altre — e 
opposte — prospettive, anche 
di sviluppo turistico. 

Contro queste iniziative che 
«favoriscono la sistematica 
a z i o n e di demolizione del 
PRG da parte del capitale 
privato », come sostiene «Ita

lia Nostra» si sono levate 
molte voci e sono stati inte-
ressati vari ministeri per 
bloccare le operazioni in atto 
e quelle ancora da compiere 
(per l'Hilton la vecchia com-
missione edilizia emise parere 
favorevole, ma la nuova non 
si e ancora pronunciata). 
Mentre per il ministero della 
Pubblica Istruzione si tratte-
rebbe di « problemi ingiustifi-
cati», quello dei LL.PP. con
tinua le «indagini». Comun-
que, il 4 gennaio scorso, il 
ministro Lauricella e interve-
nuto per contestare le irrego-
larita della costruzione di via 
Nuova dei Caccini. 

£e f due citta* 
Ma questi non sono casi 

isolati. Altre operazioni sono 
in corso o in progetto nel 
centro e lungo l'anello dei 
viali, gia ora al limite del 
collasso per il carico di traf-
fico (banche, alberghi, «pa-
lazzonen degli awocati, cen
tro moda. discutibile uso del
la Fortezza da Basso, pia-
ni per Santa Croce, ecc) . 
che sono abbastanza omoge-
nee agli interessi di determi
nate forze economiche e po-
litiche per una «ristruttura
zione » del centro, per la « ra-
pina» delle aree dei quartie
ri soggetti a risanamento, 
per l'estensione in quelle 
ghiotte zone di una serie di 
attivita alberghiere, finanzia-
rie, mercantili, culturali e 
consumistlche. H tutto a spe-
se dei ceti popolari e delle 
loro attivita produttive, che 
si - tende ad espellere e so-
spingere verso i quartieri pe-
riferici. Con la conseguenza, 
sul piano sociale cd urbanisti-
co, di una piu accentuata se-

parazione e contrapposizione 
fra le zone centrali e quelle 
periferiche (ale due citta*), 
ridotte, queste ultime, ad ab-
normi dormitori, privi dei 
necessari servizi e sottoposte 
ad una continua e disordina-
ta crescita, nella quale nan-
no mano libera le grandi im-
mobiliari. 

Le a varianti» commissa-
riali al PRG, cui accennava-
mo all'inizio, accentuano que
sto «disegno», aannullando 
— osserva 1'INU — alcuni 
aspetti fondamentali di tute-
la che erano alia base del 
PRG*. «La maggioranza di 
esse — prosegue 1'INU — tut
te orientate ad un possibili-
smo di comodo. si verificano 
proprio dove piu forte e la 
spinta degli interessi specula-
tivi tesi all'eversione di qual
siasi tipo di vincolo*. 

II gruppo comunista, facen- ' 
dosi interprete delle istanze 
dei Iavoratori e di vari orga
nismi (comitati di quartiere. 
gruppi - scuola, organizzazio
ni sindacali) chiede la revi-
sione del PRG ed il suo ade-
guamento alia legge-ponte, 
Fapplicazione dei m i n i m i 
e la riduzione degli indi-
ci di fabbricabilita. limiti di 
edificazione e il tipo di inse-
diamenti nel centro e nelle 
zone collinari. la revisione 
delle lottizzazioni. una corag-
giosa politica dei terreni (de-
mani e consorzi) per le scuo-
le, il verde, i servizi, l'edili-
zia economica e popolare (10 
miliardi sono tuttora inutiliz-
zati), l'attuazione del piano 
intercomunale, per dare, fin 
da ora, un nuovo sviluppo 
alia citta ed al territorio. Per 
il centro - sinistra di Palazzo 
Vecchlo e 1'ora della resa del 
conti. 

Marcello Lazzerink 

Msncfalay 

volentieri imposto ai vietna-
miti. 

Sciolta una organizzazione 
ne nasce un'altra, imprigio-
nati dei dirigenti della lotta 
al loro posto ne sorgono al
tri. soppressi dei giornali che 
avevano avulo la deliberata 
imprudenza di pubblicare no-
tizie ed appelli sgraditi al re
gime, altri ne escono con 
una proliferazione possibile 
solo nel contesto vietnamita. 

Gli americani si trovano 
cosi di fronte al problema 
inverso cui si trovano di 
fronte i combattenti vietna-
miti: questi distruggono ad 
esempio un deposito di mu-
nizioni americano, e gli ame
ricani lo ricostruiscono rapi-
damente poiche le loro risor-
se materiali sono enormi; e 
i combattenti vietnamiti tor-
nano a distruggerlo, e gli 
americani a ricostruirlo, se
condo un processo che si ri-
pete per i <r villaggi strategi-
ci», ai quali e accaduto, in 
molti casi, di essere distrut-
ti dalla stessa popolazione e 
poi riorganizzati a forza dai 
fantocci anche una decina di 
volte. Questa e la guerra nel 
Vietnam del Sud. Ma per gli 
americani e diverso, per i 
fantocci e diverso, perche al
ia loro societa in disintegra-
zione si oppongono forze per 
le quali il termine «ribollen-
ti» e forse il piii adatto. Lo 
stesso ritiro delle truppe ame-
ricane mette in gioco persino 
quegli strati che dalla loro 
presenza avevano tratto un 
benessere artiflciale e tempo-
raneo. e che si trovano alle 
prese, tutto ad un tratto. con 
problemi dei quali non so-
spettavano flno ad ora Vam-
piezza. 

Fallimento 
Cosl e esatto dire che i tre 

alti personaggi del collabora-
zionismo piit sfrontato, Ngu
yen Van Thieu, Nguyen Cao 
Ky, e il primo ministro 
Khiem, sono isolati come 
non mai, non rappresentano 
piii che se stessi, e la loro 
sparizione dalla scena politi
ca sarebbe condizione, oltre 
che necessaria, sufflciente per 
permettere ai vietnamiti. sen
za alcuna esclusione. di tro-
vare la soluzione piii giusta 
al loro dramma nazionale. 

Questa situazione spiega 
perche" la * vtetnamizzazione » 
della guerra, e la «paciflca
zione» che ne e condizione 
indispensabile, siano votate 
al fallimento: si potra *pa-
cificare», uccidendolo, un sin-
goto patriota in armi, ma co
me si potra npacificare* una 
situazione che esplode da tut
te le parti, milioni di perso-
ne che il loro comune deno
minatore stanno trovandolo 
nella awersione alia domina-
zione straniera ed alia guer
ra che essa comporta? 

Sulla carta d'Indocina gli 
altri due Paesi, il Laos e la 
Cambogia, sono stati usati 
dagli americani in funzione 
della loro politica e dei loro 
obiettici militari e politici nel 
Vietnam del Sud. E' qui che, 
dopo averla cercata invano 
net Vietnam del Sud col lo
ro corpo di spedizione, e poi 
nel Vietnam del Nord con tut
ta la potenza della loro avia-
zione e della loro flotta, gli 
americani hanno cercato. e 
cercano, la piii inafjerrdbile 
delle vittorie. Nel Laos si era 
gia raggiunta, nel 1960 e poi 
nel 1962, una soluzione che 
sotto la parola d'ordine del
la concordia nazionale avreb-
be potuto assicurare una lun
ga condizione di pace al Pae
se. Ma, ogni volta, per lin-
terposta persona della destra 
locale o con la longa manus 
della CIA, questa soluzione e 
stata falta saltare, ed oggi 
il Laos e il Paese che pub 
vantare il triste primato dei 

jpiii lunghi ed ininterrotti 
bbmbardamenti della storia 
d'Indocina, senza che nel 
mondo, per lunghissimi pe-
riodi, se ne sapesse niente. 
Oggi stesso una soluzione po
litica sarebbe possibile, se gli 
Stati Uniti acconsentissero a 
riconoscere al Laos quella in-
dipendenza che da anni si 
ostinano a negargli. Cosl le 
ripelute profjerte del princi-
pe Sufanuvong, presidente del 
Fronte patriotlico, al princi-
pe Suvannafuma, primo mi
nistro nominate del * gover
no* di Vientiane, per un in-
contro tra i rispettiti rappre-
sentanti che spiani la via ad 
un accordo che riporti la pa
ce nel Paese, sono state sof-
focate ogni volta sotto una 
intensiflcata pioggia di bom-
be, e sotto nuove ondate di 
attacchi contro le zone libere. 

E oggi si profila un nuovo 
pericolo: quello di una inva-
sione diretta, per la quale so
no gia pronti al di la del 

confini occidentali del Paese 
quattordici battaglioni thai-
landesi e, al di la dei confi
ni orientali, un battaglione 
speciale della CIA, il batta
glione 101. I thailandesi do-
vrebbero entrare nel basso 
Laos traversando il Mekong, 
U battaglione delta CIA do
vrebbe entrarvi traversando 
il confine del Vietnam del 
Sud, nel tentativo di realizza
re il vecchio duplice sogno di 
dividere in due il Laos (non 
sono estranei a questo gioco 
gli intenti espansionistici del
la Thailandia, che ha gia in-
ghiottito nel suo seno milio
ni di laotiani), e di isolare 
il «grande fronte» del Viet
nam del Sud dalla «grande 
retrovia» del Nord. Fu que
sto anche il calcolo che spin-
se Nixon a ordinare prima il 
colpo di Stato che rovescib 
il principe Sihanuk in Cam
bogia, e ad ordinare poi I'in-
tervento diretto in questo 
Paese. la cui neutraltta antim-
perialista dava un enorme fa-
stidio sia ai comandi ame
ricani costantemente battuti 
nel Vietnam del Sud che al
le forze piii reazionarie cam-
bogiane. 

Fu questo it piii t^agico er-
rore strategico di Nixon, che 
si trovb ad estendere il fron
te della lotta proprio quando 
aveva deciso di ridurre, co
me non poteva non fare, le 
proporzioni del corpo di spe
dizione nel Vietnam del Sud. 
II calcolo sarebbe stato giusto 
solo in un caso: se tutto il 
Paese si fosse schierato dal
la parte di Lon Nol e di St-
rik Matak. e quindi degli ame
ricani, e la Cambogia avesse 
cambiato da un giorno all'al-
tro colore. Se nessuno avesse 
resistito al colpo della destra 
e della CIA. Se, infine, il prin
cipe Sihanuk avesse piegato 
il capo di fronte ad un desti-
no che pareva ineluttabile e 
alle molte profjerte per un 
esilio che sarebbe stato in-
dubbiamente dorato o per un 
posto di capo di stato simbo-
lico, privo di potere. Nessuna 
di queste circostanze si veri-
ficb. ed oggi gli Stati Uniti 
si trovano a dover sostenere 
nella Cambogia gia neutrale 
un terzo fronte la cui poten
za non era, flno al marzo 
scorso, immaginabile. D'un 
colpo solo gli Stati Uniti nan-
no creato in Cambogia la 
piit larga ed impensabile uni-
ta nazionale. che va dalla Ca
sa Reale flno alle forze di si
nistra. dato il via ad un mo-
vimento popolare di massa 
che ha isolato. all'indomani 
stesso del colpo di stato, la 
cricca dei collaborazionisti 
pro-americani, e creato nel gi
ro di pochi mesi una forza 
armata e strutture di potere 
rivoluzionario in quasi tut
to il Paese. 

Atrocita 
Jf prezzo pagato dalla Cam

bogia, in termini di dislru-
zioni, di vite umane, di sof-
ferenze, e enorme: e di pochi 
giorni fa la protesta della 
stessa cricca di Phnom Penh 
contro le atrocita commesse 
dalle truppe malleate* di Sai
gon contro la popolazione 
(non si pensa ancora — e 
non lo si fart — a prole-
stare per i massicci bombar-
damenti statunitensi). * / con-
tadini cambogiani — ci dice-
va nel giugno scorso il prin
cipe Sihanuk — non sanno 
ancora difendersi dai bombar-
damenti aereim (ma hanno, 
da allora. rapidamente rrnpa-
rato: e una triste prerogativa 
dell'uomo quella di sapere 
adallarsi rapidamente alle 
condizioni della guerra ame
ricana). Ma il prezzo pagato 
dagli Stati Uniti e ancora piit 
grande. e ancora piii grande 
sara in avtcnire. 

Questa e la realtd dell'In-
docina. nell'anno primo della 
sua seconda guerra. Ma non 
ci si inganni: questo e solo 
il primo di molti anni di guer
ra, poiche per definizione 
quelle che sono guerre *di 
lunga durata» contro Vimpe-
rialismo piii potente non pos
sono essere di rapida solu
zione. Altre sofjerenze. altre 
pesanti minacce. nuove prove, 
sono in serbo per i tre popoli 
d'Indocina. E se suU'exilo 
finale della lotta non ri pub 
essere. considerati i dati fon
damentali della situazione, al-
cun dubbio, non ri c pure 
alenn dubbio che gli altn po
poli saranno chiamati a ri-
spondere di fronte alia sto
ria, se non faranno quanto 
deie essere fatto per abbre-
viare la durata dell'aggressio
ne imperialista, ed accelerare 
i tempi della sua sconfltta 
deflnitiva. 

Emilio Sarzi Amadt 


