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Uno studio di Pletro Bononati 

Giovani 
cattolici 
e responsabilita 
politica 

VIETNAM: un piano in «sette stadi» degli USA e dei fantocci di Saigon 

stadio: invasione del Nord 
II progetto fit presentato due anni fa dal generate Cao Van Vien, capo di stato maggiore sudvietnamita - Tutti i « punti» sono stati tentati (com-
presa l'invasione del Laos e della Cambogia, pre vista dal piano); resia solo Vattacco alia RDV - Le minacce di Van Thieu, la deportasio-
ne delle popolaxioni, la concentrazione di grandi forze a sud del IT parallelo fanno supporre che neppure questa avventura sia da escludere 

La prima caratteristica che 
emerge da una qualunque in-
dagine sulla formazione del-
la nostra classe dirigente e 
la dicotomia fra le effettive 
possibility d'lntervento sul ter-
reno politico, proprie dei mo-
vimenti socio culturali del 
nord, e le obiettive difficolta 
che invece incontrano i grup-
pi social! operant! nel sud. 
La disparity cioe, fra nord 
e sud non e solo a livello 
della struttura sociale, ma ov-
viamente si estende anche al
ia sovrastruttura: e, nel caso 
del sud, si riflette anche nel 
basso grado di consapevolez-
za culturale-politica e nella 
prassi politica della classe di
rigente locale. 

Sono cose risapute, ma che 
trovano conferma anche ne-
gli studi piii recenti sulla so-
cieta meridionale, come in 
questo di Pietro Borzomati, 
apparentemente limitato a 
una ricerca sui « Giovani cat
tolici nel Mezzogiorno d'lta-
lia (Ed. di storia e lettera-
tura, Roma 1970), ma che di 
fatto, attraverso l'analisi dei 
metodi « politic! » della Chie-
sa nel sud, illumina e chia-
risce le contraddizioni e le 
conseguenti responsabilita di 
tutto il movimento cattolico 
nazionale per gli ostacoli frap-
posti all'azione di responsa-
bilizzazione civile e di poli-
ticizzazione deile masse cat-
tolichc del sud. 

Responsabilita non lievi, se 
si pensa che, peraltro, il mo
vimento cattolico nazionale 
ha giocato nel sud unruolo di 
egemonizzazione delle coscien-
ze a vantaggio delle forze con-
servatrici locali, e indiretta-
mente, anche nel nord, con la 
conseguenza di avere ostaco-
lato l'inserimento del Mezzo
giorno nella vita sociale e po
litica della nazione. 

In particolare, Borzomati, 
che pure opera aH'interno 
della storiografia cattolica, 
sottolinea la resistenza e la 
opposizione del clero operan-
te nel sud all'organizzazione 
dei circoli giovanili cattolici. 
Una resistenza e un'opposi-
zione di solito dovute all'in-
cultura di quel clero, ma 
spesso anche alia deliberata 
connivenza di esso con gli 
interessi costituiti dagli agra-
Ti del sud. Piii a monte, la 
responsabilita e dello stesso 
potere centrale della Chiesa 
che, ancora all'inizio del se-
colo, non aveva compreso che 
nel sud «bisognava rompere 
i legami tra Chiesa locale e 
comitati cattolici con le for
ze clienteliste » e che «occor-
reva combattere l'individua-
lismo generato in quel popo-
lo da ragioni politiche, sto-
riche e sociali». 

Solo dopo la grande guerra 

e in seguito alia costituzio-
ne del Partito popolare, si puo 
riscontrare nel sud una certa 
incidenza a livello politico 
nei circoli cattolici giovanili. 
Anche se non sono rari i ca-
si di circoli che, intorno agli 
anni venti, «boicottano le i-
niziative popolari» sino a di-
mostrare « simpatia per il fa-
scismo». Ma laddove l'orga-
nizzazione esperimenta un a-
perto dibattito politico, spe
cie dopo il venticinque «si 
registrano episodi di antifasci-
smo». Dopo gli anni trenta 
e in prossirnita della seconda 
guerra mondiale, l'opposizio-
ne al fascismo si fa piii con-
sapevole e talora quei circoli 
diventano luoghi di formazio
ne della nuova classe dirigen
te cattolica meridionale. II ca
so di Emilio Colombo, per 
quanto in verita poco pro-
bante per la risaputa dispo-
nibilita del personaggio al 
clientelismo e alia collusione 
con le forze conservatrici lo
cali, e presentato da Borzo
mati come indicativo di un 
processo di formazione dei 
nuovi quadri cattolici. Del re-
sto, Borzomati non esita a ri-
levare che, in fondo, nel sud 
i circoli giovanili cattolici 
«non furono in grado, come 
al contrario era awenuto al 
nord, di preparare adeguata-
mente quei giovani che dopo 
la Liberazione avrebbero as-
sunto precise responsabilita 
politiche». A noi, peraltro, 
pare che il limite che Borzo
mati ascrive ai circoli catto
lici giovanili del sud, sia pro-
prio anche di quelli del nord. 
Non sembra dubbio, difatti, 
che anche per questi ultimi 
valga in genere il giudizio 
che Borzomati da per il sud: 
«II risveglio generato nelle 
campagne dalle attive orga-
nizzazioni socialcomuniste con-
solidera ancora una volta ac
cord! tra gli agrari, la bor-
ghesia ed il clero e compro* 
mettera, certamente sino alle 
elezioni politiche del '48, an
che i circoli della gioventii 
cattolica ». 

In ogni caso, a Borzomati 
va riconosciuto il merito di 
avere richiamato l'attenzione 
sul condizionamento di tipo 
clientelare — in cui s'inne-
stano gli interessi degli agra
ri, le manovre di notabili, 
le connivenze del clero (e 
perche no, Borzomati, anche 
gli interventi pesanti della 
mafia locale?) — che ancora 
oggi impedisce nel sud alia 
gioventii cattolica non solo 
un'automa iniziativa sul piano 
delTelaborazione politica, ma 
anche un'efficace azione in di-
rezione di un effettivo rinno-
vamento sociale. 

Armando La Torre 

FUORI DALL'INDOCINA! A Copenaghen si e svolla sabato una grand* manifestazione 
alia quale hanno partecipato migliaia di persona, sotto la 
parola d'ordine « USA fuori dall'lndecina! ». Iniziata davanti 

al municipto della citta, la manifetlazione si e conclusa con un corteo di protesta davanti all'ambasciata americana. Nella telefoto ANSA: uno 
dei segretari della CGT francese, Jean Shaefer, sta parlando ai dimostranti. La scritta sul cartello tenuto dal ragaxzino dice: «Ricono-
scere subito il Nord Vietnam». 

Aumenta la velocita aumentano i viaggiatori 

I treni verso il «muro» del 300 orari 
Teoricamentc i convogli potrebbero superare anche questo limite ma a rischio di «volar*1» dai binari - Negli anni '70 
e probabile ohe ci si fermi sui 2 5 0 kmh - Necessita di adeguare le strutture ferroviarie ai nuovi locomotor! - Per af-
frontare velocita maggiori deve finire Pera del rapporto ruota-binario metallici - Automatismi con ripetitori a bordo 

Secondo i dati resi noti in 
questi giomi, il numero dei 
viaggiatori sulle Ferrovie del
lo Stato e in continuo aumen-
to. Le cause vanno ricercate 
in molte direzioni: le crescen-
ti difficolta del traffico auto-
mobilistico privato a causa 
dell'n affollamento » delle stro
de, la maggiore praticita del 
trasporto su rotaia specie sul
le Iunghe distanze, ma soprat-
tutto l'« accorciarsi» dei per-
corsi in conseguenza delle ve
locita sempre piii elevate rag-
giunte dai treni. Queste. ove 
possano essere mantenute a 
lungo, portano le velocita com-
merciali dei convogli, e cioe 
le velocita medie con cui es-
si procedeno, a limit i gia og
gi, veramente impressionanti. 

Ci Tiferiremo ora a quanto 
e prevedibile si verifichi ne
gli anni 70, e cioe nel decen-
nio in corso. Durante questo 
decennio. verranno effettuati 
studi ed esperienze del tut-
to nuovi (gia awiati in diver-
si Stati), per cui e prevedi
bile per gli anni 80 un uite-
riore ebalzo» verso velocita 
ancora piii elevate. 

Cominciamo da quella che 
e la situazione lungo un bi-
nario in buono stato, ma non 
particolarmente attrezzato e 
curato, quale si ritrova per 
migliaia e migliaia di chilo-
metri di sviluppo in Italia, e 
naturalmente fuori d'ltalia. 
Lungo un binario in queste 
condizioni, senza opportare al-
cuna modifica al binario stes
so, alia linea ed ai sistemi di 
segnalazione, e possibile mar-
ciare ad una velocita massi-
ma di 160 chilometri l'ora cir
ca, tanto con un convoglio Ieg-
gero, quanto con un convo
glio di medio peso. E* quin-
di possibile spingere a tali 
limiti un convoglio leggero co-
stituito da elettromotrici, co
me un convoglio costituito da 
un locomotore molto potente 

e veloce e da un certo nume
ro di carrozze. 

In Italia, elettrotreni ed elet
tromotrici capaci di viaggiare 
a velocita di 150-160 all'ora 
esistono gia da anni. Se le ve
locita medie sono basse, la 
cosa e dovuta alia necessita 
di frequenti rallentamenti in 
eorrispondenza di stazioni se-
condarie e curve strette, alia 
presenza contemporanea lun
go una stessa linea di convo
gli potenzialmente veloci e di 
convogli piii lenti — merci e 
passeggeri — il che costringe 
a difficili « sorpassi» nelle sta
zioni, che fanno perdere tem
po tanto al convoglio lento 
che a quello veloce. 

Un secondo per 
vedere il segnole 
Di recente sono stati mes-

si in servizio con successo i 
locomotori del gruppo E. 646. 
potentissimi (oltre 5.000 ca-
valli» e veloci (150 all'ora cir
ca). Con queste motrici e pos
sibile trainare convogli as
sai lunghi. anche di 15-20 vet-
ture, a velocita molto soste-
nute sui lunghi percorsi (del
le nuove «tartarughe». le 
E. 444, parleremo tra poco). 

Anche con convogli conven-
zionali, e cioe formati da un 
locomotore e da un certo nu
mero di carrozze, e possibile 
superare notevolmente i 160 
chilometri all'ora. Occorre pe
rt che il binario sia pesan-
te (almeno 65 chilogrammi al 
metro, meglio 90) con curve 
di oltre 2.000 metri di rag-
gio, e che i sistemi di segna-
lamento siano disposti in mo-
do adeguato. II segnale, cioe, 
deve essere assai piii arre-
trato rispetto al epunto pro-
tetto», in quanto se no, il 
convoglio, dovendo frenare, 
non avrebbe, tra il segnale ed 
II punto protetto, uno spa-
zio sufficiente per farlo. ' 

Bisogna poi munire il si-
stema di segnalamento diuna 
serie di dispositivi automati-
ci in piii. In primo luogo, il 
segnale di linea deve essere 
automat icamente o ripetuto i> 
in cabina su un apposito qua-
dro. La cosa e assai impor-
tante, specie se le condizio
ni di visibilita non sono per-
fette. II macchinista di un 
convoglio che precede a 200 
aH'ora. quando oltrepassa un 
segnale, specie di notte, lo 
«vede» chiaramente per me-
no di un secondo, per cui puo 
permanere un'incertezza e pu6 
verificarsi un attimo di distra-
zione. Se invece il segnale, 
una volta oltrepassato, «ri-
compare » sul quadretto in ca
bina. il macchinista va sul 
sicuro. 

Tale sistema e in corso di 
installazione sulle nostre fer
rovie in quei tratti di linea 
che saranno seni t i dalle «tar-
tamgbe*, e cioe dai locomo
tori del gruppo E. 444. ca
paci di trascinare un convo
glio a 200 chilometri l'ora. 
Lungo tali percorrenze, saran
no in servizio tra non mol
to anche le nuove elettromo
trici capaci di marciare attor-
no ai 250 orari. 

E' probabile che tale siste
ma di ripetizione dei segnali 
a bordo sia presto integrato 
da un automaiismo comple-
to, quale si ha ad esempio a 
bordo delle metropolitane e 
dei nuovi convogli delle Fer
rovie sovietiche. La ripetizio
ne del segnale a bordo, che 
si realizza di solito con un 
gioco di fotocellule, viene col-
iegata ad un sistema di ral-
Ientamento e di arresto auto-
matico del convoglio: nel ca
so il convoglio superi un se
gnale di prescrizione che im-
ponga un rallentamento ad 
una certa velocita o addirit-
tura rarresto. ed ove il ma-
novratore non intervenga en-
tro pochi secondi, prowede 
l'automatismo a rallentare o 
ad arrestare il convoglio en-
tro i limiti prescritti dal se
gnale. 

Abbiamo accennato al fatto 
che le alte velocita richiedo-
no binari in buone condizio
ni e curve a raggio molto lar
go. Purtroppo, le nostre linee 
— a parte i tracciati della 
pianura Padana, del Lazio-
Campania ed alcuni altri — 
presentano curve assai piii 
strette, anche di poche centi-
tinaia di metri. La tecnica del
le alte velocita vorrebbe la 
sistematica rettifica di tali 
curve, il che richiede pero la 
costruzione di terrapieni, via-
dotti, ponti e gallerie, opere 
Iunghe da realizzare ed assai 
costose. In alcuni casi, tipico 
esempio la Firenze-Roma, e 
stato deciso di procedere in 
questo senso. ma in molti al
tri casi il tema si presenta 
di soluzione lunga e costosa. 
per cui viene amancata una 
«soluzione di riserva». che 
consiste nei convogli a cas-
sa oscillante. nei quali auto
mat icamente, la vettura. im-
boccando una curva a raggio 
stretto. si inclina quanto e 
opportuno verso I'interno del
la curva. per cui i passegge
ri non riseniono alcuna scos-
sa ed alcun disagio anche se 
il convoglio entra in curva ad 
alta velocita. 

Imalicabik il 
limite dei 300 kmh 

Con questo sistema non si 
intende far correre dei convo
gli a 200 all'ora lungo le li
nee tortuose, ma si possono 
ottenere aumenti della veloci
ta minima del convoglio del-
l'ordine del 30 per cento. E' 
abbastanza interessante poter 
far salire da 70 a 100 chilo
metri l'ora, ad esempio, la ve
locita minima di un convo
glio leggero su una linea tor-
mentata, in quanto la sua ve
locita commerciale pub sali
re dello stesso 30 per cento, 
ma anche piii. 

Anche all'estero, gli specia
list! di tecnica ferroviaria si 
stanno muovendo nella stessa 
direzione, e cioe verso le al
te velocita, anche se hanno pa-
rallelamente imboccato la stra-
da della separazione delle linee 
destinate ai convogli veloci e 
leggeri dalle linee destinate ai 
convogli pesanti e meno velo
ci, tema di grande interesse. 
che purtroppo in Italia sten-
ta ad essere inquadrato (ne 
parleremo in altra sede). 

Visto l'interesse delle alte 
velocita, e cioe superiori ai 
200 chilometri orari. gli spe
cialist! in materia ne hanno 
anche esplorato i limiti, per 
via teorica quanto sperimen-
tale. E questi limiti costitui-
scono appunto i limiti che 
conterranno, negli anni TO. Ie 
massime velocita ferroviarie. 
in quanto, per essere supera-
ti, richiederanno soluzioni tec-
niche notevolmente diverse da 
quelle attualmente in uso 

In pnmo luogo, il classi-
eo locomotore. gia a velocita 
inferiore ai 300 chilometri 
l'ora, diventa antieconomico. 
in quanto richiede un'enorme 
potenza per trascinare un ca 
rico utile assai modesto. II 
record mondiale di velocita di 
un convoglio composto da un 
locomotore e quattro vetture. 
appartiene ai francesi. e d e d i 
331 chilometri l'ora. tenuti 
per aicuni minuti. Ma non e 
possibile, in servizio, tenere 
velocita simili con un convo
glio trascinato da un locomo
tore, non solo per le ragio
ni di convenienza economica 
suaccennate. ma per ragioni 
tecniche. -

L'utilizzo del locomotore, si 
limitera con ogni probabilita 
ai 220-240 chilometri. Per ve
locita superiori, fino a 280 chi
lometri circa, si presentano 
due soluzioni egualmente va-
Iide: il convoglio leggero con 
motori elettrici, ed il convo
glio leggero che utilizza come 
motori turbine da elicottero. 
collegate alle ruote mediante 
sistemi oleodinami od elet
trici. Quest'ultima soluzione 
ha dato • vita ai « turbotre-

ni B in fase di esercizio speri-
mentale in Canada, Francia, 
Stati Uniti ed Inghilterra. 

I 300 chilometri l'ora co-
stituiscono un limite pratico 
non valicabile con le soluzio
ni di cui sopra. in quanto a 
tale andatura diviene incerta 
l'aderenza tra ruota e bina
rio. In fase di traino. ie ruo
te tendono a slittare, e l'ini-
zio di una frenata alle alte ve
locita si risolve spesso nel 
blocco di una o piii coppie 
di ruote, che prendono a stri-
sciare contro il binario anzi-
che continuare a rotolare pur 
frenando. Tali event i si fan-
no piii frequenti, e con un an-
damento piii irregolare. in ca
so di binari usurati. umidi o 
bagnat; 

Ruote di gomma 
su piste di cemento 

Anche se Ie difficolta da af-
frontare per realizzare convo
gli capaci di superare i 300 
all'ora (moton veloc:ssimi. si 
stemi frenanti particolari. si
stemi nuovi di lubrificazione. 
sospensioni di nuovo tipo 
ecc> non sono invalicabili (e 
!o hanno dimostrato gli studi 
ed i record francesi. nonche 
esperienze giapponesi su elet
tromotrici e britannico-ameri-
cane su turbotreni>. la que-
stione deH'aderenza ruota-ro-
taia cost ituisce veramente una 
barriera insuperabile fino a 
che ci si limit a alia soluzio
ne ruota metallica-binario e 
alia solu£ione (economicamen-
te poco conveniente anche se 
tecnicamente possibile) della 
ruota pneumatica guidata su 
pista in cemento. Per questo, 
gli anni 70 vedranno convogli 
con ruote metalliche, lancia-
ti su binari classici, entro i 
limiti dei 300 orari, mentre gli 
anni 80 vedranno probabil-
mente soluzioni del tutto dif
ferent!, delle quali parleremo 
prossimamente. 

Paolo Sassi 
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Non e una immi* 
glne degli anni del
la « tcalata it di 
Johnson contro il 
Nord Vietnam. E' 
una foto delle *cor-
se sattimane. E' 
stata scattata at-
I'aeroporto dl Da-
nang, mentre i cac-
ciabombardieri F-
100 amerlcani de-
collavano per bom-
bardare le zone dl 
Quang Khe e di 
Xom Bang. I bom-
bardamenti amerl
cani sul Nord, no-
noitante I'impegno 
di sospenderll sen
za condizioni as-
sunto da Washing
ton nel 1968, si 
fanno sempre piii 
frequenti e mat-
ttcci. 

L'awentura laotiana si e disastrosamente conclusa da pochi giorni, un mese e 
mezzo prima del termine stabilito nei piani original! del Pentagono, e gia nuove av-
venture si profilano all'orizzonte, stavolta contro il Nord Vietnam. Tutto e pronto: le 
t ruppe (40.000 uomini freschi concentrati a sud del 17J parallelo, e unita da sbarco 
incrocianti in permanenza al largo delle coste vietnamite), ed i pretesti (le truppe 
nord-vietnamite concentrate sul loro proprio territorio e, per necessita di propa
ganda, fatte ora concentrate dai portavoce americani nella zona smilitarizzata, che e 
una fascia di due chilometri e mezzo di profondita). Insieme agli uomini ed ai pre
testi per un colpo del ge
nere, sono present! anche 
esigenze pressanti; il disa-
stro laotiano non ha solo 
eliminato piii della meta 
delle colonne d'invasione e 
dato un colpo di dramma-
tica potenza al morale di 
quella parte dell'esercito di 
Saigon (il 15 o 20 per cento 
del totale degli effettivi, cioe 
praticamente solo i corpi di 
elite) ancora disposta a com
battere, ma ha silurato il pre-
supposto stesso della politica 
di Nixon, quello della «viet-
namizzazione della guerra». 
Di fronte alia sconfitta, e 
quindi urgente dLViostrare che 
nulla e perduto, e che la vit-
toria e sempre, anche se inaf-
ferrabile, dietro l'angolo della 
strada. 

E ' almeno da qualche mese 
che, a Washington, si preve-
deva che in maggio l'aviazione 
americana avrebbe ripreso le 
operazioni in grande stile con
tro il Vietnam del Nord. In 
maggio, infatti, avrebbe avu-
to termine, secondo i piani, 
l'operazione contro il Laos, 
perche vi sarebbe cominciata 
la stagione delle piogge, che 
avrebbe reso impossibile l'uso 
dell'aviazione su questo Pae-
se. Si sarebbe cosl verificato 
il contrario di quanto si veri-
fico nel 1968, alia fine ufficiale 
dei bombardamenti aerei sul 
Nord Vietnam: allora gli aerei 
resi disponibili vennero dirot-
tati sul Laos; nel maggio 1971 
gli aerei resi disponibili dalla 
fine dell'operazione nel Laos 
avrebbero potuto essere inve
ce dirottati sul Nord Vietnam. 

I piani non sono andati se
condo le previsioni. e siamo 
ora di fronte sia alia neces
sita che alia possibility di an-
ticipare i tempi. 

Quali potranno essere la for
ma e il modo esatti dell'attac-
co al Nord solo i fatti po
tranno dirlo. Ma va intanto 
rilevato che, nel corso degli 
anni della escalatas, pratica
mente tutte le possibilita e le 
alternative sono state esami-
nate e preparate dai pianifi-
catori del Pentagono e, per 
quanto possano contare, da
gli uomini dello stato mag
giore dei fantocci. Nel 1964, 
quando si andavano predispo-
nendo tutte le mosse che a-
vrebbero portato alia scalata 
aerea americana contro il 
Nord Vietnam, i due princi
pal! personaggi allora sulla 
scena di Saigon, Nguyen 
Khan e Nguyen Cao Ky (il 
primo scomparso, il secondo 
ancora in auge) predicarono 
apertamente la necessita del 
• Bac Tien», della «marcia 
al Nord*. Melvin Laird, che 
e oggi segretario alia difesa 
(eufemismo per non dire 
« ministro della guerra ») de
gli Stati Uniti, contemporanea-
mente proclamava che «poi-
che la guerra contro il Viet
nam del Sud e diretta e alt-
mentala del Vietnam del Nord. 
I'unico modo per risolrerla 
e di andare dritti al cuore del 
problema. cioe nel Vietnam 
del Nord 9. 

Questa e storia passata. co
me e storia passata quella dei 
piani americani di sbarco al 
Nord, nelle regioni di Dong 
Hoi. di Vinh e di Haiphong. 
ai quali venne preferita la 
meno rischiosa campagna di 
distruzione aerea. durata sino 
alia fine del 1968. Ma se lo 
sviluppo degli awenimenti (la 
resistenza del Nord, lo svilup
po della lotta di liberazione 
nel Sud> non permise mai la 
attuazione di questi piani. i 
generali americani e di Sai 
gon non vi rinunciarono mai. 
II gen. Westmoreland, che 
perse il suo posto di coman-
dante del corpo di spedizione 
americano nel Vietnam sul-
l'onda dell'offensiva del Tet 
del 1968. nel febbraio di quel-
1'anno aveva sottoposto a 
Johnson un piano per un ul-
teriore aumento (altri 206.000 
uomini) dei corpo di spedi
zione, da portare a 731.000 uo
mini, per poter attuare una 
serie di operazioni che com-
prendevano l'mvasione della 
Cambogia, l'invasione del 
Laos, - l'invasione del Nord 
Vietnam e la distruzione tota
le del porto di Haiphong, che 
era gia stato ripetutamente e 
inutilmente bombardato. Non 
e'era. naturalmente, nessuna 
garanzia di vittoria, e il pia
no venne respinto; Westmore
land venne silurato. e John
son stesso si autodestitul, ri-

nunciando ai bombardamenti 
sul Nord e alia corsa alia Ca-
sa Bianca. 

Ma due anni fa un nuovo 
piano dettagliato vide la luce 
(fra i molti dei quali non si 
e mai saputo nulla, ma che 
pure esistono) a Saigon. Fu 
il generate Cao Van Vien, 
capo degli stati maggiori del
l'esercito fantoccio, a rivelar-
lo in una conferenza ad alto 
livello nel corso della quale 
egli espose i « sette stadi delta 
strategia dell'isolamento » del-
l'awersario. 

I « sette stadi» avrebbero 
dovuto essere i seguenti: 1) 
separare (nel Sud) i guerri-
glieri dalla popolazione; 2) i-
solare le forze locali e regio
nal! della guerriglia dalle a for
ze principali» (l'esercito di 
liberazione del Sud Vietnam 
e appunto articolato su «tre 
forze», ognuna con un suo 
ben definito raggio d'azione 
ma tutte operanti in stretta 
coordinazione); 3) neutralizza-
re le basi nemiche nel Viet
nam; 4) neutralizzare le basi 
nei paesi vicini (cioe Cambo
gia e Laos); 5) creazione di 
una barriera « anti-infiltrazio-
ne » lungo il 17° parallelo (da 
Dong Ha all'inizio della strada 

numero 9 fino a Savannakhet 
nel Laos, dove la strada nu
mero 9 conduce); 6) separare 
il fronte (del Sud) dalla re-
trovia (del Nord), mediante 
sbarchi nelle regioni di Vihn 
(19» parallelo) e Ha Tinh (un 
po' piii a sud, nella parte piii 
stretta della RDV); 7) crea
zione di una alleanza Thai-
landia - Laos - Cambogia -
Sud Vietnam. 

II piano era meno fantasio-
so di quanto poteva appari-
re. In questi due anni e stato 
fatto di tutto per tradurlo in 
pratica, anche se il successo 
non e stato pari alle ambizio-
ni ed alle necessita: ci sono 
state le campagne di «pacifi-
cazione », nel corso delle qua
li, secondo dati di fonte ame
ricana, cinque milioni di con-
tadini sono stati strappati ai 
loro villaggi e trasferiti a for-
za in zone controllate dagli a-
mericani e dai fantocci, e vi 
sono stati, puntualmente, tutti 
i passi descritti nel piano di 
Cao Van Vien, dall'invasione 
dei paesi vicini - al tentativo 
(fallito) di occupare la strada 
numero 9, fino alia creazione 
di una alleanza tra i regimi 
satelliti dei Paesi dell'Asia 
sud-orientale. 

Un sintomo inquietante 
Manca soltanto l'attuazione 

o il tentativo di attuazione, 
del punto numero 6, l'invasio
ne del Nord. Ma il trasferi-
mento forzato dei contadini, 
in attuazione del passo nu
mero 1. costituisce un sinto
mo inquietante. E' da quattro 
anni che gli americani trasfe-
riscono sistematicamente, di-
sperdendola nelle province piii 
a sud, la popolazione della 
zona adiacente al 17° parallelo. 
II New York Times, nel gen-
naio scorso, affennava che in 
questa sola zona erano stati 
gia trasferiti, in « slums » at-
tomo alle grandi citta o al-
trove, un milione di persone, 
e preannunciava la deportazio-
ne di un altro mezzo milione 
di contadini (operazione fi-
nanziata da un organi-
smo chiamato grottescamente, 
e Programma per le vittime 
di guerra» nel Vietnam). Un 
insperato aiuto a questo pro
gramma di deportazione ven
ne. neU'autunno scorso, dai 
grandi tifoni che si abbatte-
rono sulle province setten-
trionali del Sud Vietnam, che 
facilitarono l'azione di rastrel-
lamento dei contadini sotto lo 
squisito ed umanitario prete-

sto del a soccorso» ai disa-
strati. 

Questo massiccio sgombero 
di popolazioni venne interpre-
tato come il necessario pream-
bolo a due mosse, alternative 
o complementari, egualmen
te gravi: 1) preparazione di 
retrovie prive di popolazione 
e quindi sicure (relativamente 
parlando) in vista di grandi 
concentramenti di truppe (che 
vengono attuati in questi gior
ni) destinate ad un'offensiva 
contro il Nord; 2) preparazio
ne di una zona poco abitata in 
vista della a atomizzazione » 
di tutta la fascia che separa 
il Nord dal Sud. La prospetti-
va non e fantascientifica, o 
fantapolitica. Nixon ha detto 
che non usera armi nucleari 
nell'Indocina, ma poiche il 
Presidente ci ha abituati a 
fare sempre il contrario di 
quanto dice pubblicamente, 
e'e da scommettere che piani 
del genere sono gia pronti. E 
del resto, chi potrebbe defi-
nire «armi nucleari» gli e-
splosivi atomici usati per « a-
tomizzare» un territorio 
sgomberato almeno da una 
parte della popolazione? Gli 
americani ci hanno abituati 
a ben altri giochi di parole. 

Iff possibilita dominante 
E' dal febbraio scorso, in 

concomitanza con l'invasione 
del Laos, che gli americani ed 
i fantocci di Saigon parlano 
apertamente di invadere il 
Nord. Cominci6 Nguyen Cao 
Ky il giomo stesso deU'inizio 
ufficiale deU'invasione del 
Laos, 1*8 febbraio, affermando 
che l'esercito di Saigon non 
avrebbe dovuto impantanarsi 
nel Laos, ma colpire il ne-
mico « nelle sue retrovie. nel 
Nord*. Poco dopo. il 25 feb
braio. Nguyen Van Thieu, 
«presidente* di Saigon, par
lando ?. Pleiku. sugli altipiani 
centrali, dichiarava testual-
mente. e La nostra milizia lo
cale e m grado di controllare 
il territorio dell'intemo. Le 
jorze principali hanno cosi 
mani hbere per l'azione. Per-
cib una marcia al Nord e solo 
questione di tempo» E an
cora: <r Una marcia al Nord 
per attaccare direttamentc il 
coro dell'aggressione comuni-
sia ci sara. Essa arzerra nel 
ticino futuro *. E ancora, sta
volta in un discorso a Vung 
Tau: *Se osiamo lanciare o-
perazioni nella Cambogia e 
nel Laos neutrali, perche non 
docremmo osare attaccare la 
origine stessa dell'aggressio
ne?». 

^Nei giorni che seguirono, 
sia Cao Ky che Van Thieu 
ripeterono fino alia nausea 
questi concetti; mentre a Wa
shington il presidente Nixon, 
il suo consigliere Kissinger, i 
suoi portavoce, facevano di 
tutto per mantenere sospesa 
nell'aria la minaccia deH'inva-
sione, limitandosi solo a dire, 

con grande improntitudine. 
che Thieu « non ci ha presen
tato piani in proposilo*. Op-
pure, come fece Kissinger il 
26 febbraio, che l'invasione 
del Nord non costituiva la 
possibilita dominante * in que
sto momento ». Jn'questo mo-
mento. cioe alia fine di feb
braio. Ma alia fine di marzo? 
O in aprile? O in maggio? II 
Washington Post, commentan-
do queste grandi manoTe di 
carattere linguistico, diceva 
di Nixon: » Tutto cib che egli 
t disposto a dire su tutto que
sto e che essa (l'invasione» 
non e alio studio: che il presi
dente Thieu, anche mentre 
proclama pubblicamente lin-
tenzione di invadere il Nord. 
non ci ha dato alcun viano per 
farlo. E questo non i un buon 
ragionamento. perche noi ci 
siamo sentiti dire fin troppc 
rolte che non si stara st:t-
diando questa o quella inizia
tiva, in questo o quel momen
to, solo per assistere poi piii 
iardi alia sua attuazione*. 

La storia della aggressione 
americana allTndocina e ric-
ca di insegnamenti. ma quel
lo principale e che ad ogni 
sconfitta subita (e quella su-
bita nel Laos e probabilmente 
la piu grande di tutte, il « ca-
polavoro* militare e politico 
delle forze di liberazione in-
docinesi) e seguito sempre il 
tentativo americano di rifar-
si in qualche modo. attraver
so una intensificazione del
l'aggressione. Ora tutto e pron
to per 1'ultimo e supremo at-
to, quello deU'attacco al Nord. 

Emilio Sarzi Amadt 


