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Al di In del libro di Sciascia 

Nuove forme di 
un vecchio male 
II dovere di rispondere — in nome della liberta di 
espressione e non contro di essa — a ideologie e 
tesi polifiche che possono fornire a mo'li inlellef-
tuali la coperlura dell'abbandono della miliz'a civile 

Caro direttore, 
si da il caso chc anche io, 
cosl come i tre compagni che 
sono intervenuti finora nel 
clibattito su II contesto di 
Leonardo Sciascia aperto dal
ia recensione di Michele Ra-
go (e cioe i compagni Na-
poleone Colajanni, Renato 
Guttuso, Emanuele Macalu-
so) sia siciliano; siciliano di 
famiglia e di nascita, e mol-
to legato alia Sicilia, anche 
se ho vissuto quasi scmpre 
sul « Continente ». Dichiaro 
pero subito che intendo con-
siderare rultimo libro di 
Sciascia da un angolo visua-
le non siciliano, come sin-
tomo e indice e riflesso del 
diffondersi di una ideologia 
assai pericolosa e disarman-
te tra intellettuali d'Euro-
pa (dico della Europa occi-
dentale capitalistica), non 
solo d'ltalia e tanto meno 
solo di Sicilia. 

Dichiaro anche subito che 
di Leonardo Sciascia sono 
stato uno dei piu antichi e 
piu costanti ammiratori: cre
do di essere stato tra i pri-
mi a mettere in evidenza il 
grande valore del "maestro 
di Regalpetra" (Racalmuto) 
quando, nel 1956, Laterza 
pubblico il primo libro del-
lo scrittore nisseno, Le par-
rocchie di Regalpetra. Da 
allora, cioe da quindici an-
ni, mi precipito su ogni nuo-
vo libro di Sciascia, e lo leg-
go di un fiato, con grande 
partecipazione e immedesi-
mazione; fino al Contesto. 
Fino a II contesto, perche io 
credo che dal penultimo 
scritto, La controversia li-
paritana, a questo ultimo, 
ci sia una secca discontinui
ty, un "salto ideologico". 

II fascino che Leonardo 
Sciascia ha finora esercitato 
su di me non e, o quanto 
meno non e soltanto lette-
rario (certo, scrive stupen-
damente; ma diro, molto 
sinceramente, che la gente 
che scrive bene, e basta, 
proprio non la tollero piu). 
Mi prende, mi appassiona, 
mi stringe la figura del mi-
litante sconfitto — sconfit-
to nel breve arco del tem
po di una vita, vincitore nei 
tempi lunghi e lunghissimi 
della storia — che e, a mio 
avviso, l'eroe positivo delle 
migliori opere di Sciascia. 
Penso a Diego La Matina, il 
possente frate, piuttosto ri-
belle sociale che non ereti-
co dottrinario, protagonista 
della Morte dell'inquisitore. 
Penso aH'illuminista-rivolu-
zionario Francesco Paolo Di 
Blasi, capo di una cospira-
zione per la liberta nel 1783, 
lie 11 consiglio d'Egitto. Pen-
so a Ingastone e ai suoi ami-
ci, che ne La controversia 
liparitana dedicata ad A.D. 
sostengono la sovranita del-
lo Stato e del diritto e so
no, « individualmente », uno 
per uno, destino per desti-
no, degli sconfitti. Ma, dice 
Ingastone, • siamo stati un 
gruppo, un'unita, una for-
za: mai vista una cosa si
mile in Sicilia... Oh no, non 
abbiamo vinto; questo e ve-
ro... Ma perdio, ci siamo 
stati! Abbiamo fatto, voglio 
dire, abbiamo operato, ab
biamo aperto le finestre, ab
biamo spazzato dalla Sicilia 
tante vecchie e ignobili co-
ge... » « Che ora ritorneran-
no» , interrompe Longo. 
« Ma abbiamo fatto vedere 
come si fa a spazzarle >, in-
siste Ingastone. cQuesto con-
ta. Questo non sara dimen-
tic? to ». Non a caso La con
troversia liparitana e dedi
cata ad A. D., cioe al com-
pagno Alexander Dubcek: 
uno sconfitto, si, ma uno 
sconfitto che « c'e stato », 
che ha simboleggiato < un 
gruppo, un'unita, una for-
za > che storicamente non 
potra essere distrutta e dis-
sipata. 

Ho dunque < cominciato a 
leggere » II contesto con ot-
tima predisposizione e « con 
divertimento*; e « ho fini-
ta > la lettura * chc non mi 
divertivo piu >. Mi scusi I'a-
mico Sciascia se parafraso 
polemicamente la sua bat-
tuta finale; ma l'amicizia e 
sincerita. 

Non mi divertivo piu, per
che mi si rivelava scmpre 
piu chiaramente la trama 
ideologica del pamphlet. Non 
piu la struggente e amara, 
ma non disperata, identifica-
zione con il militantc scon
fitto, bensi la prctesa consta-
tazionc della impossibility 
di combattere, di < aprire fi
nestre >, di « spazzar via 
tante vecchie e ignobili co
se >. II < sistema • consuma 
(utilizza) « i'uovo del pote
re e la gallina della rivolu-
z one ». II I'ariilo Rivoluzio-
nario Internazionalc preleri-
sce chc siiila « poitrona » di 
ministro ci sia il borghese 
(> su quella poitrona ci sto 

> meglio io del capo rivolu-
zionario Amar, dice il mini-
ttro di polizia; e ci sto meglio 
••1 aenso che tutti stanno 
SMglio mentre ci sto io, il 
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signor Amar compreso»). La 
opposizione rivoluzionaria e 
solo l'altra faccia del pote-
re conservatore: la « ragion 
di Stato >, lo dice alia fine 
il vice-segretario del Partito 
rivoluzionario alio scritlure 
Cusan (nel quale l'Autore 
chiaramente si immedesima), 
coincide «con la ragion di 
Partito », addirittura nel co-
prire i responsabili di un 
duplice delitto (« siamo rea-
listi, signor Cusan. Non po-
tevamo correre il rischio 
che scoppiasse una rivolu-
zione»). Anche i "gruppet-
ti" fanno parte del sistema; 
ministro di polizia e grande 
industria (il signor Narco 
dell'Onesto Consumo) ci 
giocano a palla che e una 
bellezza. (Mi sia consentita 
la maligna soddisfazione di 
constatare che chi di spada 
ferisce di spada perisce: i 
gruppetti si son dati tanto 
da fare per dimostrare che 
il sistema ha integrato la 
opposizione < istituzionale », 
da condurre chi e entrato 
ad occhi aperti nella loro 
logica al facile corollario 
che allora anche gli extra-
parlamentari sono integrati 
nel sistema, data la onni-
potenza del sistema stesso). 

II contesto di Sciascia e 
un messuggio, come lo sono 
state tutte le altre opere 
di questo uomo serio, tor-
mentato, onesto, chc non 
scrive certo tanto per scri-
vere. Questo messaggio e la 
traduzione in forma di « pa-
rod i a », di «satira lettera-
ria », della ideologia marcu-
siana della unidimensiona-
lita della societa capitalisti
ca altamente sviluppata, 
della capacita cioe della clas-
se al potere di dominare 
pienamente le sue contraddi-
zioni; e la ideologia del fal-
limento storico della classe 
operaia come alternativa ri
voluzionaria. Tutti sono u-
guali a tutti, alia fin fine: 
il ministro democristiano 
conservatore, il contestato-
re, il dirigente comunista 
sono personaggi di una lot-
ta che 6 solo apparente; 
commedia o tragedia, si trat-
ta sempre di uno spettaco-
lo diretto da un esperto re-
gista. Cosa fara Cusan, lo 
scrittore onesto, dopo aver 
constatato che la ragione ri
voluzionaria coincide con la 
ragione conservatrice? Si 
chiudera nel silenzio, o 
scrivera pamphlets amari 
come questo Contesto. 

Vecchio, vecchio male de
gli intellettuali italiani que
sto (immaginario) collocar-
si al di sopra della mischia 
disprezzando tutto e tutti. 
Un vecchio male che ha con-
dotto da una parte al radi-
calismo nobile e generoso 
ma « aristocratico > di un 
Salvemini, di certi gruppi 
< azionisti > (quanto di quel 
vecchio radicalismo borghe
se c'e nei gruppi che si pro-
clamano < sinistra di clas
se »!); dall'altra pero an
che al ritiro dali'impegno 
civile, o addirittura alia ac-
quiescenza verso il potente 
del momento (l'intellettuale 
che « non la beve », che non 
si Jascia intrappolare dalla 
politica si chiamo, nel 1923, 
Giuseppe Prezzolini). 

Ora, a un pamphlet poli-
tico-ideologico si risponde 
sul terreno della battaglia 
politico-ideale. Al Contesto 
mi sembra corretto rispon
dere negando la onnipotenza 
del * sistema », respingendo 
la tesi che la «classe poli
tica > e omogenca, tutta 
concorde nel sostenere il 
potere, questo potere; dimo-
strando che i partiti operai 
e rivoluzionari istituzionali 
seguono una « ragione » che 
e antitetica a quella della 
classe dominante, o, meglio, 
sbugiardando con i fatti, 
i clamorosi fatti della lotta 
e della antitesi di ogni gior-
n o \ le vacue accuse di « ri-
formismo » e « accordo di 
potere », e « inserimento » 
e simili. E non 6 neppure 
vero che i * gruppetti » ra-
dicali siano una astuzia del
la ragione borghese: no, an
che essi, a loro modo, con-
fermano l'incapacita del si
stema tli contenere e com-
porre le sue insanabili con-
traddizioni. 

Dobbiamo rispondere sen-
za nessun « complesso », in 
nome della liberta di espres
sione e non contro di cssa. 
Libero Sciascia di esprime-
re, nella forma che gli e 
propria, in una narrazione, 
la sua profonda crisi di sfi-
ducia in una alternativa; li-
beri noi di controbatterlo. 
Anzi, in dovere di farlo, per 
aiulare Sciascia, e tanti al-
tri, a liberarsi da ideologic 
sociologiche e da tesi poli-
tiche che ancora troppo po-
co combattiamo, e che pos
sono costiluirc la copertu-
ra per molti intellettuali 
deU'abbandono della milizia 
civile. 

L. Lombardo R«dic« 

Alia Conf erenza mondiale per la pace e l'indipendenza dei popoli d'Indocina che si apre 

a Parigi un raccapricciante rapporto sui metodi di sterminio impiegati dagli USA 
t ' 

VIETNAM: le bombe dell y« anno zero» 
« La piu grande operazione di distruzione che sia mai stata concepita nella storia dell'uomo » - Due 
scienziati americani riferiscono sui bombardamenti « a saturazione » nelle zone « di tiro libero », 
Tuso degli « aratri romani » per spianare la giungla e di un ordigno spaventoso che e inferiore solo 
all'atomica - Al posto degli alberi venti milioni di crateri - « Un gioco infernale e irreparabile » 

VIETNAM DEL SUD — Due soldafi americani trasportano un compagno ferito lungo il sentiero di una 
giungla devastata dai bombardamenti 

I detersivi e la contaminazione dell'ambiente 

H lago «piu bianco» 
Perche il Michigan, inondato dalla schiuma domestica, d rimasto senza forme di vita - II 
fosfato che mette in moto un processo distruttivo - Gli studi su ventidue enzimi in sea-

tola per la massaia - Nostalgia per il vecchio sapone o necessita di nuove leggi? 

La piu allettante e martpi-
lante pubblicita sottopone ogni 
gtorno all'attenzione dei con 
sumatore ritrovati nuovi che 
rendono il bucato «sempre 
piu bianco», «sempre piu 
splendente» grazje aJle piu 
recenti scoperte ' scientifiche 
nel campo dei detersivi. 

Intanto i danni ecologici in 
natura si fanno sempre piu 
evidenti: il deterioramento 
ambientale e causato anche 
dai reclamizzatissimi prodotti 
che sono oggi correntemente 
adoperati per gli usi dome-
stici. 1 detergenti sono infatti 
responsabili di danni su vasta 
scala al nostro patnmonio na-
tu rale-

La morte dei grandi lagh: 
americani, ad esempio, e i) 
nsultato delluso di 100.000'J00 
di chili di deiersivi a base di 
fosfati consumati ogni anno 
negii Stati Un.ti. I fosfan in-
fatti sono notoriamenie m-
piegati come concimi ferti'.iz-
zanti: una volta scancati co 
me rifiuti di lavagg.o, nanno 
provocato quel fenomeno co 
nosciuto con il nome di eutro 
(izzazione. Si fe venfjeata c!oe 
in quei bacini una moltipiica-
zione abnorme di alghe e di 
altri vegetal! acquatici. Con-
seguentemente sono aumenta-
ti e si sono moltiphcati quei 
batteri che distruggono i resti 
delle alghe alia loro morte: 
questi m.crocrganismi. per le 
loro esigenze sottraggono al 
le acque una quantita sempre 
crescente di ossigeno f;no a 
provocare la fine dei pesci e 
di ogni altra forma vivente 

In tal modo si viene ad al-
terare il processo naturale di 
autodepurazione, ridotto ad 
essere cosl insufficlente che 
laghl della dimensione del la-
go Erie e del lago Michigan 

sono praticamente senza piu 
forme di vita. Di fronte a 
questo stato di cose gli Stati 
Umti hanno varato una legge 
che vieta dal 31 dicembre 
1972 la fabbneazione e la ven-
dita di detersivi sintetici a ba
se di fosfati e di azoto. 

Tuttavia anche laluni del 
prodotti alternative post! in 
commercio al di la dell'Atlan 
tico, con nomi programmati-
ci, « Un-polluter », «Pure Wa
ter ». * Ecolo<5», m No-Pho
sphate ». « Spring Clean », so
no stati g:a posti sotto accusa 
dalla Food and Drug Admini
stration perche xtossicl ed 
estremamente pericolosi». 

Non meno pericolosi — se-
condo gli studi compiuti in 
America — sembrano essere 
i detersivi « biologici », cosl 
chiamati perche contengono 
enzimi, (sostanze di natura 
proteica che negli organismi 
viventi presiedono a specifi-
che reazioni chimiche) capaci 
di « digerire » Io sporco 

Il prof. Ren6 Dubos della 
Rockefeller University di New 
York, ha compiuto con questi 
detersivi degli esperimenti di 
Iaboratorio che hanno posto in 
rilievo non pochi risen! deri-
vanti dal loro uso. Lo scien-
ziato ha esaminato ventidue 
different! tipi di enzimi ritro
vati in questi particolari pro
dotti ed ha riscontrato nella 
maggior parte di essi atauni 
component! che. come tali o 
come derivati. sono poten7ial-
mente tossici per I'organismO 
umano. Pra i vari effetti no 
civi si fe v:sto che le cavie 
poste a contatto con i deter
sivi. presentavano segni dl 
sofferenza, danni a carico dei 
globuli rossi del sangue. rapl-
da perdita di peso, magglore 
predisposizione alle Infezloni, 
fino a giungere «In dotl mo-

deratamente alte» alia morte 
di molte delle cavie saggiate. 

Gran parte di questi effetti 
nocivi sarebbero dovuti alia 
insufficlente depurazione dei 
prodotti da cellule batteriche 
e sostanze tossiche che si for-
mano durante la produzione 
industriale del detersivo. Tut
tavia il lavoro del prof. Du
bos pone in luce che questi 
detergenti hanno « un'attiv:ta 
bk>k>gica che li rende poten-
zialmente pericolosi» innanzi-
tutto per la loro caratteristi-
ca d! attaccare 1 material! 
biologici. In secondo luogo es
si sono infidi per la loro stes-
sa costituzione proteica che fa 
si che possano comportarsi 
come antigen!, inducendo nel-
l'organismo la formaz.one di 
anticorpi specifici. con feno 
meni di asglutinazione degli 
element! del sangue. o '•on 
gravi manife«;taz!oni allprgi 
che, sia a canco della pelle 
che a carico dell'apparato re 
spiratorio. 

Bisogna poi aggiungere c*ie 
oltre ai rischi segnalatl dilla 
Rockefeller University, la na
tura di queste sostanze. fjv-
che a causa delle impupta 
present!, non e ancora ben 
nota ed i prodotti derivanti 
dalla loro scomposizione po-
trebbero essere a loro volta 
nocivi. 

Quest! detergent! a base di 
enzimi rispondono dawero ef-
fettivamente ad una necessi 
ta domestica e sociale? O 
non sono invece prodotti "he 
per • esigenze di propaganda 
commerclale si valgono di un 
sostegno scientifico per incre 
mentare le vendite? Alcune 
serie inchieste effettuate da 
alcune associazionl di consu-
matori in varie parti del 
mondo hanno dimoxtrato che 
In realtfc 1 detenivi blologlel 
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non presentano alcun van^ag-
gio in piii di quelli tradizio-
nali Di fronte ai rischi r.he 
possono comportare, il loro 
uso sembrerebbe addirittura 
sconsigliabile 

Nostalgia del «vecchio sa 
pone»? (Era costituito da 
grassi e da soda, che a oon 
tatto del calcio esistente nel-
1'acqua. veniva completamen-
te eliminato da un processo 
di biodegradazione al quale 
fino a pochi anni fa nessuno 
aveva mai data eccessiva lm-
portanza). Rinuncia ad un 
«bianco bianchissimo • nel 
bucato o a stoviglie «splen 
denti»? Drastica rich'esta di 
abolizione delle nuovissime !a-
vatriri che hanno sostituito lo 
strizzamento della biancherla 
con un essircamento per ii 
quale 1'acqua evapora dai fes-
suti. lascando tracre di que 
sti detersivi nei tessuti? Cer-
tamente non fe questa la ^o 
luzione di un problema rhe 
non riguarda solo i detersivi 
piu o meno biologici. ma tutti 
i prodotti ed i nuovi ntrov^ti 
che la chimica e la tecnolo-
gia immettono sul mercato. 

Basterebbe in realta stab;li
re e codificare il principio In 
base al quale tutti I nuovi 
prodotti chimici che vengono 
distribuiti in commercio per 
un consumo su larga srala 
fossero sottooosti ad anal'.sj 
che ne srahiliscano non sol
tanto I'innoniita per "uomo e 
per 1'ambiente. ma anche la 
effettiva necessita ed effi 
cacia 

Formulare una leeisla»nn*» 
appropriate in tal senso pre 
senterebbe forse notevoli Uf 
flcolta, ma II problema Impo-
ne di essere affrontato e ri 
solto. 

Laura Chiti 

Dal nostro corrispondente 
PARIGI, 10. 

Domani si apre al Palazzo 
dei Congress! di Versailles 1'As-
semblea mondiale per la pa
ce e l'indipendenza dei popo
li di Indocina. A questa gran
de assise nata dall'iniziativa 
della Conferenza di Stoccol-
ma e di quarantotto organizza-
zioni nazionall francesi, par-
tecipano centinaia di delegati 
americani, italiani, giappone-
si, tedeschi, sovietici, belgi, 
olandesi e di molt! altri paesi 
in rappresentanza dl organlz-
zazioni che da anni appoggia-
no la lotta dei popoli indoci-
nesi contro l'aggressione ame-
ricana. 

Nei tre giomi dl lavori, 
che si concluderanno domeni-
ca sera con la pubblicazio-
ne delle decisionl prese dal-
l'Assemblea per rafforzare in 
tutto il mondo la solidarieta 
attiva dell'opinione pubblica 
coi popoli d'Indocina, saran-
no esaminati i problem! poli
tic! della questione vietnami-
ta, 1 probleml di attivlta pra-
tica di ogni organizzazione 
nell'ambito del paese in cui 
opera, •! nuovi aspetti della 
guerra (guerra elettronica, 
guerra di distruzione dell'am-
biente naturale, crimini dl 
guerra ecc.) e infine gli ef
fetti economici della guerra 
sull'economia dei paesi indo-

cinesi, degli Stati Unitl e del 
resto del mondo. 

Abituatl alia riglda aritme-
tica della guerra, che si con-
centra In un bllanclo piu o 
meno periodico delle perdite 
del vari campi in lotta, i gior* 
nali anche meglio informati 
e piu disposti ad Informare 
non hanno mai potuto dedica-
re una grande attenzione ed 
hanno appena sfiorato uno dei 
problem! piu gravl posti dal
la guerra in Indocina: quello 
delle disastrose modificazionl 
ecologiche che questo tipo dl 
guerra comporta e delle con-
seguenze che queste modifi
cazionl hanno ed avranno per 
molti anni ancora sulla vita 
e l'economia delle region! col-
pite. Per la prima volta, cre-
dlamo, questa Assemblea 
mondiale, grazie alia parteci
pazione di scienziati e specia
list! americani. si propone di 
prendere in esame appunto il 
problema drammatico delle 
modificazionl ecologiche pro-
dotte dai nuovi tipl di armi 
impiegate dagli americani e dl 
far capire all'opinlone pubbli
ca mondiale che cosa rappre-
senta una guerra che ha. tra 
gli altri obiettlvi, quello di 
distruggere sistematicamente 
la natura per facilitare la re
pression e la disfatta del 
nemlco. 

Abbiamo avuto tra le manl. 
in questi giomi, un agghiac-

ciante documento presentato 
tempo fa a Parigi, alia Confe
renza internazionale sulla me-
dicina e la guerra indocinese, 
documento che assieme a mol
ti altri trovera una sua collo-
cazione e diffusione all'Assem-
blea mondiale di Versailles: 
si tratta del rapporto di due 
scienziati americani, I dotto-
rl Pfeiffer e Westing, che nel 
1970 hanno Jndagato nel Viet
nam del Sud, per conto della 
Fondazlone Bersteln e dell'I-' 
stituto scientifico di informa-
zione pubblica, sulle modifioa-
zioni ecologiche prodotte da 
tre fattori distruttivi: 1 bom
bardamenti « a saturazione » 
delle zone dette dl «tiro li
bero ». l'impiego degli «ara
tri romani» per spianare la 
giungla e l'uso della super-
bomba da sette tonnellate e 
mezza detta «falciatrice di 
margherite ». 

Pfeiffer e Westing, che si 
erano gia interessatl in passa-
to all'Impiego e agli effetti 
del prodotti chimici defollantl, 
conslderano che I comandi 
americani hanno quasi com-
pletamente abbandonato que
sta tecnica dopo le proteste 
venute dagli ambienti scienti
fic! del mondo Intero e sono 
passati ad una distruzione piu 
in profondita e piii sistemati-
ca con l'impiego di tecnolo-
gie nuove. Ecco, In sintesi. 1 
risultati delle loro ricerche 

CRATERIZZAZIONE DEL SU0L0 
Dallo Inizlo delle ostllita 

aperte, nel 1965, alia fine del 
1970 gli americani hanno sca-
ricato sulla penisola indoci
nese 12 milioni di tonnellate 
di bombe, il doppio cioe del 
le bombe scaricate sull'Euro-
pa, l'Asta e l'Africa da tutti 
I paesi belligerantl nel corso 
della seconda guerra mondia
le. Da questa clfra sono esclu-
si i proiettill d'artiglieria, i 
razzi, le mine, le tonnellate 

fdi napalm e dl prodotti chi
mici sparsi su queste region!. 
Lo studio, dunque, riguarda 
soltanto 1 bombardamenti 
aerei e le modificazionl eco
logiche che comporta una 
« craterizzazione » intensiva 
del suolo. •< -

La maggior parte di questo 
enorme tonnellaggio dl bom
be, cio& pressapoco tutto il 
tonnellaggio della seconda 
guerra mondiale. e stato ri-
versato sul Vietnam del Sud 
E non sul Vietnam del Sud 
nel suo insieme ma soprattut-
to in alcune regioni conside
rate n infide » perchfe « infe-
state dai vietcong». Qui gli 
americani hanno rastrellato ! 
villaggi. deportato le popola-
zioni, dichiarata la zona pre-
scelta «territorio d! tiro i'be-
ro » e cominciato i bombarda
menti « a saturazione ». cioe 
palmo a palmo, cratere vici-
no a cratere. 

Le zone maggiormente 
a craterizzate » si trovano nel
le provincie dl Tay Ninh, 
Long Khanh. Gia Dinh e Binh 
Quong. Si tratta di regioni gia 
Intensamente coltivate o ric-
che di alberi fruttiferi e di 
legno pregiato nelle quail pra
ticamente tutto e andato di-
strutto. Il rapporto precisa: 
<c la bomba standard lanciata 
dai B. 52 pesa circa 250 chi-
logramml. Ogni B. 52 porta 
con s& 108 di queste bombe 
che. lanciate da dieci o quin-
dicimila metri di altezza, en-
trano profondamente nel suolo 
e esplodendo vi aprono crate
ri da due a sei metri di pro
fondita e da sei a dieci metri 
di diametro a seconda della 
compattezza del suolo. Tra le 
regioni piu devastate possia-
mo citare quelle intensamen
te coltivate del Delta dei Me
kong. le vallate agnuoif*. ie 
regioni montuose settentr:ona-
II. le foreste di manghi. le 
foreste di pigno a -2gno pre
giato a nord est di Sa'^on 
e nei dintorni di Da tfang e 
di Quang Ngai». 

Quali sono le conseguenze 
di questi bombardamenti «a 
saturazione» sullo ambiente 
naturale? La prima conse-
guenza e che i crateri si riem-
piono d'acqua. vengono inva-
si da alghe ed erbe nocive, 
da canne palustri ed altre for

me di vegetazione selvatica o 
parassitaria che rendono im-
possibile quasi dovunque la 
ripresa di ogni tipo di coltlva-
zione. Cio che h piu grave 
ancora & che in un paese per 
natura acquitrinoso, ia «cra
terizzazione » intensiva ha 
prodotto lo sviluppo abnorme 
di quel pericoloso veicolo di 
malattie che sono qui le zan-
zare. II paludismo rischia di 
diventare, nelle zone crateriz
zate, la malattia piu diffusa 
nei prossimi anni con tutte le 
terribili conseguenze che ne 
possono derivare per la sa
lute della popolazione locale. 

In tutta l'lndocina 20 mi
lioni di crateri hanno «man-
giato » circa 142 mila ettari di 
terra, e solo nel Vietnam del 
Sud sono concentrati dieci mi
lioni di crateri per una super-
ficie ormai incoltivabile di 80 
mila ettari. Oltre ai danni 
gia detti. irreparabil! per mol-
tissimo tempo (bisognerebbe 
colmare i crateri con terra di 
riporto) si deve aggiungere la 
distruzione di intere pianta-
gioni di piante della gomma, 
alberi di cocco. banane. man
ghi. Per finire con questo ca-
pitolo gli scienziati hanno con
statato che nelle foreste bom-
bardate il 30 per cento degli 
alberi a legno pregiato sono 
ormai inutilizzabili industrial-
mente per le schegge metalli 
che conficcate nei tronchi. 

LIVELLAMENTO DELLA GIUNGLA 
L'apogeo nell'uso dei prodot

ti chimici defolianti e stato 
toccato nel 1967. Si tratta-
va di distruggere il fogliame 
delle foreste dove potevano 
trovare rifugio I combattenti 
della Liberazione. Davanti al
ia protesta mondiale. gli stra-
teghi americani sono passati 
ad un altro tipo di distruzio 
ne. piu radicale ma di cui non 
si fa parola. che consiste nel-
l'abbattimento puro e sempli-
ce delle foreste ritenute insi-
cure. 

Lo strumento principale di 
questa distruzione e un trat-
tore tipo D7E a cingoli del pe
so di venti tonnellate e mu-
nito di un mostruoso «ara-
tro romano» Ia cui lama sol
tanto pesa due tonnellate e 
mezzo e il cui castello por-
tante pesa quattordici tonnel
late. I trattori sono organiz-
zati mililarmente in cinque 
compagnie ognuna compren-
dente 30 trattori. Come sem
pre gli americani hanno dato 
le denominazioni piu tenifi-
canti o esaltanti a questi cor-
pi special! di distruzione: 
eCorndori di Roma», «Man-
giatori di giungla* «Principi 
della terra* e cosl via. Ogni 
compagnia lavora giomo e 
notte a squadre alternate, se^ 
te giomi su sette e con qual-
s'asi tempo a Nessun albero, 
qualunque sia la sua dimensio
ne — afferma il rapporto — 
nessuna giungla. per quanto 
fitta. pasaono resistere a que
ste macchine che hanno in-

trapreso Ia piu grande opera
zione di distruzione della na
tura che sia mai stata conce
pita nella storia dell'uomo». 

Oggi tutte le strade princi
pal! che attraversano la giun
gla sono state o liberate » sui 
due lati, per una larghezza 
da 90 a 180 metri. da qual-
siasi tipo di vegetazione. Tut
te le zone boscose ritenute 
a nido di ribelli» sono state 
ugualmente spianate dagli 
a aratri romani». Decine di 
migliaia di ettari di bosco so
no cos! scomparsi in breve 
tempo, piii totalmente che per 
opera dei defolianti e dei bom 
bardamenti a saturazione. 
Due compagnie sudvietnamite 
sono aggregate alle truppe 
americane sicche i comandi 
statunitensi. dopo la vie ma
in izzazione della guerra, sono 
passati a realizzare «la viet-
nami7zazione della distruzione 
del Vietnam ». 

• Abbiamo trascorso — di
ce il rapporto — una gioma-
ta con la compagnia 984 ad-
detta alia liquidazione della 
foresta di Boi Loi. nella pro-
vincia di Tay Ninh. una fore
sta che aveva gia subito l'a-
zione dei defolianti eppoi quel
la dei bombardamenti a sa
turazione. La compagnia era 
al suo ventisettesimo giomo 
di Iivellamento della foresta 
di Boi Loi. Nei primi vent:-
sei giomi aveva livellato 2700 
ettari di bosco. In precedenza 
aveva distrutto 4 000 ettari di 
foresta nella provincia di Binh 
Duong ». 

Quali sono le conseguenze di 
questa opera di distruzione 
della natura? Dal punto di vi
sta economico si tratta della 
perdita di enormi quantita di 
legno d'uso industriale. Da 
calcoli fatti questa perdita 
ammonta a 600 chilometri (di-
ciamo chilometri e non me
tri) di assi di legno tropica-
le duro che sul mercato di 
Saigon avrebbe avuto un va
lore di 15 milioni di dollari 
(nove miliardi di lire). A cid 
va aggiunta la distruzione di 
piante da gomma per altri 6 
milioni di dollari. Ma la real
ta e molto piu grave dal pun-
to di vista ecologico. Dove 
sono passati gli a aratri ro
mani » crescono piante selva 
tiche, bambu. canne. erbe no
cive. Alle prime piogge, com'e 
gia accaduto in regioni a ter
reno scosceso. 1'acqua rode 
rapidamente la terra che non 
e piu trattenuta dai tronchi. 
L'erosione rapida del suolo 
provoca allora paurose inon-
dazioni a carattere alluvionale 
che distruggono a valle villag-
gi e piantagioni. 

La foresta copre per il 60% 
II suolo del Vietnam del sud, 
cioe 125 milioni di ettari su 
un totale di ventidue milio
ni. Oggi almeno un milione e 
mezzo di ettari di bosco e gia 
stato distrutto per un terzo 
dai defolianti. per un altro 
terzo dai bombardamenti e il 
resto dagli « aratri romani ». 

LA SUPERBOMBA 
Pesa sette tonnellate e mez

zo, di cui oltre sei tonnella
te di un esplosivo ultrapoten-
te. Gli americani la chiama-
no gentilmente « falciatrice di 
margherite». Teorlcamente 
serve a preparare, in pochi 
istanti, un terreno di atter-
raggio per elicotteri polche la 
sua esplosione in plena fore
sta spiana un terreno grande 
quanto uno stadio calclstlco. 
In pratica questa bomba, la 
cui potenza distruttiva e sol
tanto superata dalle atomlche, 
k stata impiegata per distrug-

i gere lone in cui si ritenevm 
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fossero concentrate truppe ne-
miche o deposit! di materiale 
bellico, e per distruggere dl 
conseguenza ogni forma di vi
ta inclusa in quella zona. 

La bomba viene sganciata 
con un para cad ute da aerei 
C. 130 ed esplode poco prima 
di toccare il suolo. Non for
ma quindi un cratere ma l'on-
da di esplosione e tale che 
• qualsiasi forma di vita ani-
male e vegetale, qualsiasi es
sere umano che si trovi nel 
raggio di un chilometro, vie
ne annlentato j>. La zona leta-
le copre dunque una superfl-
d e dl 940 ettari. Al dl )K dl 

questo cerchio di morte le 
distruzioni sono ancora note
voli su una superficie di 780 
ettari. Gli americani hanno 
cominciato ad impiegare que
sta bomba alia fine del 1970 
e fino ad ora ne hanno sgan-
date 160 

«Non s! tratta che di un 
mezzo in piu — concludono 
amaramente i due scienziati 
— nel gioco infernale che s i* 
modificando irreparabllmente 
la ecologla di un Intero 
paese ». 

Augusto Pancildi 


