
1 ' U n i t a / giovsdi 24 giugno 1971 PAG. 3 / c o m m e n t i e a i tual i ta 
i _ 11 i * 

I sessanfanni del compagno Giancarlo Pajetta 

La sferza di Nullo 
Una milizia esemplare, attraverso durissime prove - La sua pre
senza, sempre aliena da ogni conformismo, e stata stimolante in tutti 
i passaggi fondamentali deilo sviluppo della politica del partito 

Tutto il Partito, tre gene-
razioni di comunisti, il movi-
mcnto operaio nel suo insie-
me, e non solo quello ita-
liano, e i nostn avversari 
politici conoscono da molto 
tempo Giancarlo Pajetta. Co
noscono la sua straordina-
ria pcrsonalita, la sua pas
sione politica incsauribilc, 
la sua coerenza di militante, 
le sue capacita inventive, le 
sue doti di ragionatore e di 
polemista. Una personality 
esuberante, una tempra di 
combattente sempre in pri
ma fila sul fronte di lotta 
per la liberta, la democra-
zia, il socialismo. 

II compagno Pajetta, quan-
do si concluse vittoriosamen-
te la guerra di Liberazione 
— che lo ebbe tra i suoi di-
rigenti piu autorevoli nelle 
montagne piemonlesi, nel-
l'Ossola, a Torino, a Mila-
no, nella vita del Comitato 
di liberazione nazionale Al-
ta Italia —, si trovo ad aver 
sommato gli anni di carcere 
necessari per la nomina a 
senatore di diritto, senza 
poterlo diventare per la sua 
troppo giovane eta! Questa 
circostanza singolare era 
conseguenza della precocita 
con la quale Giancarlo Pajet
ta intraprese il cammino 
gul quale e ancora oggi im-
pegnato con intatta freschez-
za. Aveva quindici anni il 
compagno Pajetta. studente 
del liceo « D'Azeglio * di 
Torino, quando lo espulsero 
da tutte le scuole d'ltalia 
per « propaganda sovversi-
va »; e ne aveva sedici quan
do fu per la prima volta 
arrestato e denunciato al 
Tribunale speciale. 

Giancarlo Pajetta ha da-
to alia lotta antifascista e 
alia vita del Partito comuni-
sta negli anni della dittatu-
ra un contributo ingente di 
energie e di intelligenza, di 
attivita, di fatti concreti. La 
voce di Nullo (nome di bat-
taglia garibaldino, che Pajet
ta assunse appena uscito dal 
primo periodo trascorso nel 
carcere) al IV Congresso del 
PCI a Colonia fu tra quelle 
che con piu energia fecero 
sentire la necessita che il 
partito non perdesse a nes-
eun costo il contatto con le 
masse popolari, con il paese, 
evitando lo sterile rinchiu-
dersi delle forze antifasciste 
neU'esilio, inventando forme 
nuove di lavoro e di lotta 
politica, elaborando iniziati-
ve capaci di raccogliere le 
tensioni che maturavano tra 
i giovani costretti a intristire 
sotto la tirannide fascists. 

Dopo i due intensi anni di 
lavoro a Parigi, delle missio-
ni clandestine in Italia, del-
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la attivita nell'Internaziona-
le giovanile comunista, per 
Pajetta si apri la durissima 
prova di un decennio di car
cere: e proprio qui, in gale-
ra, i compagni potettero co-
noscere e imparare, dentro 
e fuori le mura della prigio-
ne, dalla carica umana di 
Pajetta, dalle sue qualita di 
uomo di partito. II ricordo di 
quanto egli seppe promuove-
re e realizzare attorno a se, 
tra i compagni che erano 
con lui al penitenziario di 
Civitavecchia e al carcere di 
Sulmona, sul terreno dello 
studio, della formazione mo
rale e politica, della fiducia 
razionale nella comprensio-
ne della validita storica dei 
nostri ideali, rimane nella 
vita del Partito come una 
delle grandi ragioni di gra-
titudine di tutti i comunisti, 
di ieri e di oggi, per Popera 
svolta da Giancarlo Pajetta, 
per il patrimonio di quadri, 
di idee, di coerenza politica, 
che egli ha contribuito ad 
accumulare per tutto il par
tito. In una lezione tenuta 
a Roma alcuni anni fa ebbe 
a dire semplicemente: « La 
vita del carcere non e priva 
di interesse, almeno per un 
comunista ». 

E' difficile rievocare an-
che solo rimmagine e i mo-
menti essenziali della ric-

chissima attivita che Pajetta 
ha svolto come dirigente co
munista dalla Liberazione a 
oggi. La sua presenza, sem
pre aliena da ogni confor
mismo, e stata stimolante in 
tutti i passaggi fondamentali 
dello sviluppo della linea po
litica del Partito e del rin-
novamento della sua organiz-
zazione; certi suoi contributi 
specifici sono stati di gran-
de portata, come quelli dati 
alia battaglia ideale e poli
tica in momenti cruciali del
la vita del paese in questi 
venticinque anni. Con inin-
terrotta passione e profonda 
conoscenza della storia dei 
dati di fatto concreti egli ha 
inoltre seguito sempre la vi
ta dei paesi socialists dei 
partiti comunisti, dei movi-
menti di liberazione nazio
nale. Chi non ricorda, in par-
ticolare, l'acume con cui ha 
condotto certe polemiche e 
certe campagne elettorali, le 
sue invenzioni, le sue sfer-
zanti frecciate all'avversario 
(basta pensare, per limitarsi 
at due esempi piu presenti a 
tutti, alia battaglia contro la 
legge truffa e quella sulla 
Federconsorzi)? 

II contributo dato dal com
pagno Pajetta suona espres-
sione di una milizia vissuta 
con dedizione assoluta, con 
moralita politica rigorosa, in 
rapporto diretto, permanen-
te, appassionato con le mas
se: ecco cio che ha fatto di 
Giancarlo Pajetta uno dei 
dirigenti del movimento ope
raio piu popolari e piu amati. 

Nullo festeggia i suoi 60 
anni con noi, con tutti i co
munisti d'ltalia e del mondo, 
in una splendida continuity 
con la sua prima battaglia 
di quarantacinque anni fa. 
Li festeggiamo insieme a lui 
con gioia e fierezza, con sod-
disfazione e con orgoglio, 
perche ancora oggi lo abbia-
mo tra i dirigenti del Par
tito piu autorevoli, piu atti-
vi ed impegnati a dare il 
proprio inconfondibile con
tributo alio sviluppo del suo 
Partito. 

Tutto il Partito, nell'omag-
gio a questo combattente e 
dirigente comunista, vuol 
dargli il riconoscimento del-
l'apporto prezioso che egli 
ha dato e da ad una parte 
cosl ampia della storia e dei 
successi dei comunisti italia-
ni. Tutto il Partito, facendo 
a Pajetta gli auguri piu fra-
terni e calorosi, augura a se 
stesso e all'intero movimen
to operaio di poter fruire 
per molti anni ancora del-
l'apporto della sua intelli
genza, della sua passione, 
della sua umanita. 

Enrico Berlinguer 

La lunga storia di un'aggressione censurata dalla Casa Bianca 

senza segreti 
Dal sabotaggio degli accordi di Ginevra alia tragica « escalation » dei bombardamenti - Una verita che i compagni 
vietnamiti e i comunisti di tutto il mondo hanno rivelato da anni - Come fu fabbricato il pretesto per I'intensifica-
zione del conflitto - II significato dei piani « 3 4 A » e «De Soto» - Le reference belliciste di Richard Nixon 

Una fotografia che ha fatto il giro del mondo; reduci dal Vietnam alia grande manifesta-
zione di Washington che ha segnato, nell'apriie scorso, il punfo piu alto di mobilitazione 
deU'epinione pubblica americana contro la guerra 

Tra i temi trattati al convegno di ecologia marina a Napoli 

I musei sul f ondo del mare 
Proposti sei parchi per impedire il depauperamento del patrimonio ittico — Una riserva alimentare messa in pericolo — Da che 
cosa deriva la presenza sempre piu alta di mercurio — I fiumi fanno affluire veleni che uccidono intere specie — Coste infette 

Ii progressivo deteriora-
rnento dei nostri litorali, il 
depauperamento del patrimo
nio ittico dei mari sono I 
temi trattati a Napoh m un 
convegno di ecologia marina 
durante il quale gli scienzia-
ti hanno auspicato la creazio-
ne di almeno sei parchi ma-
rini, oltre quello gia esisten-
te al largo delle isote EgadI, 
per creare quasi un museo 
vivente a testimonianza di co
me erano i nostri fondali pri
ma della rivoluzione ambien-
tale causata dall'allucinante 
•.zione demolitrice dell'uomo 
nei confronti di un habitat 
naturale assolutamente unico 
ed irriproducibile. Questo tut-
tavia non deve essere una n-
nuncia alia lotta per la sal-
vaguardia del Mecliterraneo, 
ma Tinizlo della soluzione di 
un problema ecologico che 
non riguarda solo le nostre 
acque, ma che assume ca-
rattere mondiale. 

Fino a qualche anno fa il 
mare era considerato come 
1'ultima risorsa per alimenta
re una popolazione mondiale 
11 cui incremento demografi-
co diviene sempre piu intenso. 
H mare infatti con la sua 
superficie 18 volte superiore a 
quella delle terre emerse, con 
la sua flora e ia sua fauna 
formate da circa un milione 
e mezzo di specie viventi, 
rappresentava ancora per 
l'uomo una notevolissima ri
serva alimentare. La nostra 
civilta tecnologica ha invece 
considerato il mare come il 
contenitore ultimo di Uitti i 
rifiuti e questo ecoslstema, 
malgrado la sua vastita, e 
stato imprevedfbllmente il pri
mo a denunziare che siamo 
gik arrivati al punto di rot-
tura degli equilibri natural!: 
molte specie sono gia estin-
fA atlre in via di estinzio-
tie, moiti fra i pescl che po-
polano le nostre acque Stan-
no diventando immangiabill a 

degll lnquinamentl di 

origine industriale, primi fra 
questi i metalli ed i metal-
loidi che non essendo biode-
gradabili permangono in so-
spensione e si concentrano ne
gli organismi marini. 

La sempre crescente pre
senza di mercurio derivante 
dagli scarichi delle fabbriche 
o dall'uso dei diserbanti e 
dei funghicidi a base di fe-
nil-mercurio o sotto forma di 
fenil-acetato come sostanza 
conservante, induce in talune 
specie di pesci un accumu-
lo di questo metallo la cui 
azione non e solo tossica, ma 
anche teratogena. I cefali del-
l'Adriatico presentaco un'al-
ta percentuale di piombo 
(170 parti per milione). Pe-
sce al DDT e ancora presen-
te sulle nostre tavole poiche 
la struttura chimica di que
sto insetticida ha una scarsa 
degradabilita ed anche se 
la nostra legislazione ne ha 
limitato l'uso perche ricono-

sciuto cancerogeno, si riscon-
trano nelle acque molti bio-
cidi, insetticidi, anticrittoga-
mici, esteri fosforici, compo-
sti arsenicali la cui azione su-
gli organismi viventi si sta di-
mostrando non meno dannosa. 

I fiumi riversano nel mare 
le sostanze piu strane: clo-

ro, acido citrico, coloranti, cro-
mo, zucchero si diffondono 
come veleni neU'ambiente ma-
rino. Le sostanze oiganiche de-
componendosi sottraggono os-
sigeno aila fauna ed alia flo
ra. Cosi muoiono interi alle-
vamenti di mitili, di ostriche 
e di altri molluschi, i cefa
li divengono immangiabili per 
il cattivo sapore della loro 
came, soccombono gli avan-
notti. scompaiono i n t e r e 
specie. 

In pochi anni gli scarichi 
cloacall hanno ridotto le no
stre coste, per la mancanza 
di un trattamento di depura-
zione preventivo, a depositi 

Morto I'awocato che lotto per 

la vita, di Sacco e Yanzetti 
PARIGI, 23. 

Louis Lccoin che nel 1927 fu uno dei principal! promotori della 
campagna di protesta a favore cfa Sacco e Vanzetti e divenne nel 
dopoguerra il piu strcnuo difcnsore degli obiettori di cosdenza. e 
morto stamani nella sua abitazione di Pavillon-Sous-Bois. nei din-
torni di Parigi. Aveva 83 anni. 

Di fronte all'insuccesso della sua slrenua campagna in favore 
di Sacco e Vanzetti. Lecoin — autore del famoso manifesto cSei 
anni davanti alia morte> — si era introdotto. disperato. al Con
gresso dell'Amcrican Legion e aveva gridato. prima di essere 
arrestato, < Vi\*a Sacco e Vanzetti >. 

Nel 196*2. per ottcnere uno statuto degli obiettori di corcienza. 
aveva fatto uno sciopero della fame di 92 giomi, al termine del 
quale era stato ricoverato in fin di vita all'ospedale. II Lecoin 
— che era stato definito in tale occasione c n Gandhi francese > — 
aveva acccttato di nutrirsi solamente dopo aver ottenuto le ga-
ranzie richieste. 

II suo ultimo atto politico era stato un telegramma inviato al 
generale Franco per protestare contro il processo di Burgos. 

di sostanze infette. Proprio 
nelle zone di maggior interes
se turistico e balneare la ca
rica dei germi di origine fe-
caie supera di gran lunga il 
limite della tolierabilita. E' 
stato infatti stabHito che le 
acque non debbano contene-
re piu di 500 Escherichia coli 
(germi di origine fecale) per 
litro per essere esenti da pe-
ricoli di infezioni per i ba-
gnanti. Una analisi condotta 
nelle piu note localita turisti-
che italiane ha rivelato che 
questo limite e stato ampia-
mente oltrepassato: il famo-
so mare di Posillipo a Na
poli contiene 28.000 Escherichia 
coli per litro, quello di Pre-
gene 11.000, altrettanto quello 
di Marina di Pietrasanta. 
quello di Genova-Nenri 20.000, 
in akrune zone della laguna 
di Venezia si riscontrano li-
veHi di carica batterjea an
cora piii elevati. 

Certamente una delle fon-
ti piii preoccupanti deH'mqui-
namento dei mari e nella con-
tinua espansione dell'industria 
petrolifera e delle raffinerie. 
Se si considera che una pe-
troliera nelle varie operazio-
ni di carico, scarico, lavaggio 
delle m tanks» versa nel ma
re Vint circa del prodotto 
trasportato, si pub calcolare 
che una nave cisterna di 1000 
tonnellate immetta in mare 
ad ogni viaggio 10 tonnellate 
di nafta. La portata del dan-
no risulta ancora piii notevo-
le se si pensa che una ton-
nellata di greggio pub forma-
re sulla superficie del ma
re un sottile strato capace di 
raggiungere i 1200 ettari. Ed 
anche quando questi idrocar-
burl mescolati ad altre sostan
ze si sedimentano, creano sui 
fondali altri squiiibri biolo-
gici per i quali si Interrom-
pono le catene alimentari, 
manca una adeguata ossigena-
zione, diviene difficile la so-
prawisenza della flora e della 
fauna. •• 

Ne meno nocivi per l"ha-
bitat marino sono i solventi 
che vengono gettati in acqua 
per dissolvere le vaste mac-
chie di petrolio che sempre 
piu di frequente minacciano 
le spiaggie. II disastro della 
petroliera Torrey Canyon do-
vrebbe sconsigliare l'ideazio-
ne di superpetroliere sempre 
piu grandi poiche in inciden-
ti analoghi si potrebbe crea
re il vuoto biologico in vasti 
tratti di mare. Le grandi so-
cieta petrolifere cercano di 
mhumizzare la portata dei 
danni che esse arrecano al-
1'ambiente marino precisando 
che la dispersione del petro
lio in mare e responsabile so
lo nella misura del 9Te degli 
inquinamenti total], ma se 
questo e valido come media, 
bisogna anche tenere presen-
te che rimmissione di idro-
carburi m un mare chiuso 
come il Mediterraneo, lo con-
danna a divenire ben presto 
un mare morto. 

Non senza motivo infatti e 
stata promossa una Conferen-
za internazionale di tutti i 
paesi del bacino del Mediter
raneo, d'mtesa con il Mini-
stero degli Esteri, dalla Com-
missione permanente inter-
ministeriale suH'inquinamento 
delle acque dei mare da idro-
carburi, per raggiungere un 
un accordo che vieti lo sca
rico di acque inqumate nel 
Mediterraneo ed una rigida 
applicazione degli accordi di 
Londra del 1954. Questo po
trebbe essere un punto fer-
mo per iniziare una azione 
riparatrice ed arrivare ad 
una maggiore tutela delle aree 
natural! minacciate da uno 
sfruttamento illimitato ed in 
discriminato. E* ormai giunto 
im tempo di scelte che non 
ammcttono piii errori. La sto
ria naturale ci msegna che 
la vita e nata dal mare; non 
lasciamo che dal mare in]-
zi la sua scomparsa. 

Laura Chiti 

In una grande mostra 

al Museo Correr 

Restauri 
delParte 

a Venezia 
VENEZIA, 23. 

Si • svolta oggi, nelle sale 
delle c Procuratie Nuove» 
del Muse* Correr, a Vene
zia, l« i v e m k e t «Mia mo
stra cArte a Venezia: dal 
Medioevo al 17M: testimo-
nianze e recuperi». Delle 
mimerase opere esposte, gran 
parte sono state, apponto, re
cuperate con recenti resfa»-
ri ed akune sono in attesa 
di un prossimo Intervenfo 
conservative altre, ancora, 
vengono presentate per la 
prima votta al ptibblico e 
agli stessi specialisti. 

E' il case, ad esempio, di 
un affresco del I N da poco 
riportato alia luce nel Batti-
stere di San Marco, del S. 
Giovanni Battista ol Donatel
la, della Madonna del monu
ment* Comari di Nino Pisa-
no, del «p*lietto> argenteo, 
tarda gotico cH San Salvador, 
degli -angeli di marmo di 
Tullio Lombard* della cWe-
sa di San Martino, dei bron-
ri del Sansovin* della Log-
gatta, dei bvsti di terracotta 
di cwl son* state riscooerte 
le iterator* (H Akssandr* 
Vlttoria, 

• La mostra — la cui c vor-
n k * > prosegulra anche do-
mani — verra inaugurate II 
M glugn* pressim* • si 
chiuoera il H etHbr*. 

Tremila pagine di analisi, 
quattromila pagine di docu-
menti. due milioni e mezzo di 
parole: la storia dell'interven-
to americano nel Vietnam, 
con i suoi dieci milioni e piu 
di tonnellate di bombe, le sue 
centinaia di migliaia di morti 
provocati o subitl, le sue citta, 
ed i suoi villaggi distrutti, le 
sue campagne e le sue foreste 
devastate dai prodotti chinuci. 
e dal napalm, richiederebbe 
anche piu di quanto il New 
York Times, e la Washington 
Post, hanno cominciato, e poi 
forzatamente cessato, di pub-
blicare. I documenti segreti 
del Pentagono, lo «studio se. 
greto » ordinate* da McNamara 
sul finire della sua trista car-
riera di segretarlo alia dife-
sa, sono infatti soltanto una 
parte della verita. All'lnterno 
di questa verita parziale, gia 
di per se cosi esplosiva. vi e 
infatti un'altra verita nasco-
sta, ancora chiusa negli ar-
chivi della Casa Bianca: le 
minute delle discussion! tra 
i presidenti ed i loro consi
gned, delle discussioni in se-
no al Consiglio nazionale di 
sicurezza. centinaia di rap-
porti che, a loro volta, costl-
tuirono i material! ai quali at 
tinsero, senza citarli, i tren-
ta o quaranta compilatori del 
«rapporto McNamara». Oc-
correranno dunque altri mi
lioni di parole, per completa-
re la storia. La quale tutta-
via — ed e questo l'aspetto 
piu amaramente vero della vi-
cenda — era gia nota attra
verso le poche decine di pa
gine che Hanoi andava pub-
blicando ad ogni passo del-
l'intervento americano: dal-
l'indomani stesso della fine 
della prima guerra d'lndoci-
na, il ministero degli esteri 
della RDV comincio a pubbli-
care la documentazione scru-
polosa di quanto andava awe-
nendo. Sicche ora l'opinione 
americana, che non e la me-
glio informata del mondo, si 
ridesta e si chiede: «Ma al-
lora, il "nemico" aveva pro
prio ragione?». 

Dopo 50 miia morti, dopo 
quasi 300 mila feriti e mutila-
ti dopo 30 o 40 mila giovani 
intossicati daU'eroina, si e ve-
nuti a sapere che. mentre as-
sicurava di non voler esten-
dere la guerra, il presidents 
Johnson era gia nel 1964 nel 
bel mezzo di una discussione 
sulle decision! strategiche da 
adottare per allargare il con
flitto. Gli «incidenti del golfo 
del Tonchino» avevano forni-
to il pretesto della prima 
« rappresaglia » ufficiale con
tro il Nord e Tarma princi-
pale per strappare al congres
so la «Risoluzione del golfo 
del Tonchino». cioe un asse-
gno in bianco per una piena 
liberta d'azione nell'Asia sud-
orientale. Undici giomi prima 
Johnson aveva ricevuto un 
rapporto dal gen. Taylor, al-
lora amabasciatore a Saigon 
nel quale si affermava te-
stualmente che aqualcosa va 
aggiunto nei prossimi mesi... 
una campagna accuratamente 
orchestrata di bombardamenti 
sul Nord Vietnam...» con la 
data del I gennaio 1965 come 
giorno «D» cioe come giorno 
d'inlzio den'aggressione aerea 
sistematica. 

Johnson aveva ricevuto dai 
cap! di stato maggiore, tra-
mite McNamara, un memo
randum nel quale non si ap-
provavano solo le richieste di 
Taylor, ma si parlava per la 
prima volta di una astrategia 
della provocazione » che si sa-
rebbe dovuta discutere una 
decina di giomi piu tardi, il 
9 settembre 1964 ad una riu-
nione della Casa Bianca. Il 
« rapporto McNamara » dice 
riassumendo il senso della co
sa, che questa strate-
gia avrebbe dovuto consiste-
re a in deliberati tentativi di 
provocare la RDV a intra-
prendere azioni alle quali si 
potrebbe rispondere con una 
sistematica campagna aerea 
statunitense i>. 

II «Rapporto McNamara », 
afferma che il 9 settembre la 
riunione alia Casa Bianca de-
cise di non mettere m atto 
subito i a deliberati tentativi 
di provocare», soprattutto 
perche la principale ragione 
che spingeva ad adottaxli — 
l'estrema debolezza e la si-
tuazione di pre-collasso del 
regime di Saigon — militava 
anche contro una estensione 
immediata della guerra, che 
quel regime non avrebbe po
tato affrontare. Ma e questio-
ne di intendersi sul significato 
che gli americanl danno allf 
loro parole. Se le decisioni 
piu drastiche vennero rinviate 
a una nuova riunione da te-
nersi in ottobre, dalla discus-
sione del 9 settembre uscl la 
decisione di: 1) riprendere la 
applicazione del «Piano De 
Soto n cioe il pattugliamento 
delle acque al largo delle co
ste vietnamite ad opera di 
unita, navali appoggiate dagli 
apparecchi lanciati dalle por-
taerei; 2) riprendere l'appli-
cazione del « piano 34 A » cioe 
delle incursion! di « comman
dos » di Saigon sulle coste de! 
Nord Vietnam. 3) stipulare un 
accordo col primo ministro 
laotiano Suvanna Puma per 
operazioni aeree e terrestri 
nel Laos. 4) fare preparati-
vi per attacchi aerei di « rap
presaglia» al Nord In segui
to ad azioni partigiane nel 
Sud. 
Come poi la storia doveva 

dimostrare ognuno di questi 
pass! faceva parte di quella 
concatenazione di event! che 
avrebbero condotto alia plena f 
attuazlone del quarto punto, 
git attacchi di « rappresaglia » 
contro 11 nord, cominciati il 7 
febbraio 1965 uffldaJmente pei 

rispondere ad un attacco del 
PNL contro una base ameri
cana a Pleiku, sugli altipia-
ni central! del Sud Vietnam 
per divenire poi pratica cor-
rente e sempre piu intensa, e 
priva della qualifica della 
«rappresaglia» sino alia fi
ne del 1968. 

n fatto che la data del 1. 
gennaio suggerita in un primo 
momento come inizio della 
scalata sia stata lasciata pas-
sare dipese da circostanze di 
vario genere. Ma 1'aggresslo-
ne aerea era il punto di ar-
rivo inevitabile e lndispensa-
bile della politica che era sta
ta fissata nel passato, a co-
minciare dall'aiuto — che si 
sarebbe voluto anche piii mas-
siccio, addirittura atomico — ai 
colonialist! francesi, per pas-
sare poi al sabotaggio delibe
rate degli accordi di Ginevra 
che prevedevano la riunifica-
zione pacifica del Vietnam en-
tro il luglio 1956, attraverso 
elezioni generali. per giunge-
re fino alia estromissione dei 
francesi e alia loro sostituzlo-
ne con una rete di consiglieri 
american! che dominava-
no ogni livello della ammini-
strazione e dell'eserclto di 
Saigon, e ne dettavano ogni 
mossa. II riassunto che del 
«rapporto McNamara» ha 
fatto sul New York Times, 
Neil Sheehan ripete in modo 
impressionante, a questo pro-
posito, tutto cib che i viet
namiti non si erano mat stan-
cati, anche se inascoltati. di 
ripetere. 

Questo riassunto indica che 
la guerra nel Vietnam e In 
Indocina non e cominciata nel 
1964. Neil Sheehan, nella sua 
presentazione dei documenti. 
scrive infatti che «la de
cisione della amministrazione 
di Harry Truman di fornire 
aiuto militare alia Prancia 
nella sua guerra coloniale 

contro il Viet-Minh diretto dai 
comunisti " coinvolse diret-
tamente" gli Stati Uniti nel 
Vietnam e uetermin6 il cor*o 
della politica americana; che 
la decisione dell'amministra-
zione di Dwight Eisenhower 
di salvare un debole Sud Viet
nam dal controllo comunista e 
il tentativo di minare 11 nuovo 
regime comunista del Nord 
Vietnam le dlede un ruolo di
retto nel crollo finale dell'ac-
cordo di Ginevra del 1954 
sull'Indocina; che l'ammini 
strazione di John Kennedy, per 
quanto alia fine risparmiata 
da decisioni su una grande 
scalata dalla morte del suo 
capo, trasformo una politica 
di "scommessa con rischio li
mitato" che essa aveva eredi-
tato in un largo Impegno che 
pose il presidente Lyndon 
Johnson di fronte alia scelta 
tra la intensificazlone della 
guerra e il ritiro; che Tamml-
nistrazione Johnson, per quan
to il suo presidente fosse ri-
luttante ed esitante a pren
dere le decisioni finali. inten
sified la guerra segreta con
tro il Nord Vietnam, e co-
mincid a pianificare nella pri-
mavera del 1964. la guerra 
aperta, addirittura un anno 
prima che rivelasse pubblica-
mente la profondita del suo 
impegno e il suo timore della 
sconfitta; che questa campa
gna di crescente pressione mi
litare clandestina nel 1964 e il 
crescente programma di bom 
bardamenti del Nord Vietnam 
nel 1965 vennero iniziati nono-
stante il giudizio degli orga
nismi (M spionaggio del gover-
no che essi non avrebbero in-
dotto Hanoi a cessare il suo 
appoggio della ribellione 
«vietcong» nel sud, e che 
il bombardamento venne rite-
nuto militarmente inefficace 
entro pochi mesi dal suo ini
zio ». 

Commandos di sabotatori 
L'«altra parte» infatti non 

si piego. I piani «34 A» e 
« De Soto » erano gia in corso 
di attuazione, il primo dal I 
febbraio 1964 e il secondo da 
febbraio e marzo e gia l'«al-
tra parte» si preparava al 
peggio, con quel poco mate-
riale bellico che essa aveva, 
ma con tutta 1'intelligenza e 
la volonta politica di cui dispo-
neva. Non era necessario ave-
re occhi ed orecchi alia Ca
sa Bianca o al comando ame
ricano di Saigon perche ad 
Hanoi si capisse quale sa
rebbe stato il corso degli 
eventi. Sarebbero bastati la 
progressiva scalata delle pro-
vocazioni e I'intensificarsi del-
1'invio del «commandos» di 
sabotatori, che venivano cat-
turati uno dopo l'altro. Sa
rebbe bastato ripercorrere a 
ritroso, negli anni dal 1950, 
in poi. il processo di un cre
scente intervento americano 
negli affari della nazione viet-
namita, e le dichiarate inten-
zioni di fare della «linea 
prowisoria di demarcazione » 
del 17. parallelo «un confine 
permanente», e di sabotare e 
rovesciare il regime popolare 
istaurato nel Nord. 

C'e da chiedersi ora quan
to le rivelazioni concementi i 
passati presidenti degli Stati 
Uniti si applichino al presi
dente attuale, Richard Nixon. 
VI e In realta negli Stati Uni
ti, sull'onda dello scandalo su-
scitato dal tentativo del go-
verno di imbavagliare la 
stampa, il tentativo di assol-
verlo con un duplice ordine di ' ziato 

ragionamenti: in primo luogo, 
sostenendo che il provvedi-
mento e stato preso solo per 
assicurare il diritto di un go-
verno, in linea di principio, 
di mantenere segreti i docu
menti stampigliati «segreto»; 
in secondo luogo. che la linea 
dell'attuale amministrazione e 
diversa da quella dei govemi 
che 1'hanno preceduta, perche 
essa sta ritirando truppe dal 
Vietnam. 

Ma l'inganno e palese. Ni
xon e lo stesso uomo che il 
3 novembre 1953, dichiarava 
davanti ad ufficiali francesi 
e di Bao Dai che « quali che 
siano le circostanze il pro
blema dei negoziati non si 
porra», e che al tempo del-
l'assedio di Diem Bien Phu 
da parte dell'esercito vietna-
mita sosteneva a spada tratta 
il «piano Vautour», che pre-
vedeva l'intervento diretto 
dell'aviazione americana. pos-
sibilmente con le atomiche. 
per rompere laccerchiamen-
to. E che, quando Johnson nei 
1965 comincio l'invio del cor-
po di spedizione nel Vietnam, 
si felicito con lui dicendo: 
a Se prende una decisione giu-
sta m materia di comando — 
vincere la guerra per firnila 
— egli potra entrare nella sto
ria come uno dei nostri piu 
grandi presidenti» (26 gen
naio 1965). E che. nel luglio 
1966, dichiarava durante una 
visita a Saigon che «non c'e 
ragionevolmente, alcuna pos-

{ sibilita di regolamento nego-

Menzogne pre-elettorali 
Le discussioni su un rego

lamento negoziato non faran-
no che ritardare la conclu-
sione della guerra, incorag-
giando il nemico e facendogli 
pensare che noi mendichiamo 
la paces. Sempre Nixon si 
schiero contro la cessazione 
dei bombardamenti sul Nord. 
E fu lui durante la campa
gna eiettorale, in una dichia-
razione fatta a Key Biscay-
ne il 13 ottobre 1968 a dire 
che avrebbe «messo fine alle 
ostilita in meno di sei mesi». 
divenuto presidente, Nixon al-
largava la guerra alia Cam-
bogia, ed al Laos, ordinava 
massicce incursioni aeree 
contro il Nord, preparava 

sbarchi nella RDV, e due anni 
e mezzo dopo continuava a 
condurre la piu feroce della 
guerre. 

Tutte le tappe della politica 
di Nixon, anche nelle loro Im-
plicazioni per il futuro, sono 
gia state denunciate dai viet
namiti. Non dovrebbe esser-
ci piu bisogno di attendere 
altri cinque o dieci, o venti 
anni, perche i fatti noti gia 
oggi csplodano, come novita, 
attraverso qualche nuova fuga 
di documenti segreti. La le
zione che ci viene in questi 
giomi dovrebbe essere ba-
stata. 
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