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RILEGGENDO IL LIBRO DI JACK LONDON 

IL TALLONE FERRO 
Un classico della letteratura popolare socialista « rivisitato » alia 
luce della storia di una generazione che ne ha vissuto le profe-
zie: la spietata dittatura e le atrocita del potere nazi-fascista 

Quella edizione prefasci-
sta del Tallone di Ferro di 
Jack London, non riesco a 
ricordarmi di che editore 
fosse (Sonzogno, mi pare): 
ma la ho ancora davanti agli 
occhi, a trenta anni di di-
stanza, una copertina bianca 
con un disegno nero in mez
zo, forma to medio, caratteri 
grandi. Era, con L« madrc 
di Massimo Gorkij, uno dei 
due libri marxisti, rivoluzio-
nari, socialisti che circola-
vano • sottobanco nell'Italia 
fascista. I'ericolosi, ma non 
illegali perche non stampa-
ti alia macchia; conservati 
gelosamente nella piccola 
biblioteca dell'operaio socia
lista o comunista, fatti cir-
colare con qualche cautcla 
si, ma non soltanto nella cer-
chia della cospirazione. Fu-
rono il primo messaggio da 
un altro mondo, quei libri, 
che ci pervenne quando cre-
scevamo nel chiuso del re
gime fascista, adolescenti o 
giovani, negli anni trenta. 
Un messaggio del passato, e 
insieme dcll'avvenire. 

Un messaggio del futuro 
prossimo da un futuro re-
moto e // tallone di fcrro di 
Jack London. Scritto nel 
1907, il libro si presenta co
me un diario sugli anni che 
vanno dal 1912 al 1918, 
redatto attorno al '33 
dalla rivoluzionaria Avis 
Everhard, in un rifugio clan-
destino dopo la uccisione del 
marito, il dirigente sociali
sta Ernest Everhard. II dia
rio, che Avis, preavvisata 
probabilmente di una irru-
zione dei Mercenari nel suo 
ritiro, nasconde prima di 
fuggire, viene ritrovato set-
te secoli piu tardi. Cioe, 
quattro secoli dopo la fine 
della lunga dittatura miliia-
re-feudale-corporativa del 
grande capitale che Jack 
London preconizza, e alia 
quale il suo eroe, Ernesto 
l'lnflessibile (« sempre du-
ro » e la traduzione lettera-
le di Everhard), ha per pri
mo dato il nome di Tallone 
di Ferro. La dittatura du-
rera, dunque, nella visione 
dello scrittore, per ben tre 
secoli. 

Ho avuto qualche esitazio-
ne nel rileggere il diario 
di Avis Everhard, redatto 
con qualche dccennio di an-
ticipo da Jack London, com-
mentato sette secoli dopo 
da un anonimo storico del 
periodo della Fratellanza 
deH'Uomo, succeduto al me-
dioevo del Tallone di Ferro. 
La esitazione che si prova 
quando ci si offre la possibi
lity di incontrare dopo anni, 
o decenni, un maestro, un 
compagno che ha avuto 
una grande influenza su di 
noi, che abbiamo ammirato 
e preso a modello da bambi
ni, da giovani, e che temia-
mo di ritrovare invecchiato, 
logoro, spento. II « tempo ri
trovato » pud essere pieno 
di volti trasformati in ma-
schere, come nel grande fi
nale del Tempo perduto di 
Marcel Proust. 

Ogni lettura — lo dice 
molto bene il compagno 
Louis Aragon a proposito 
di Franz Kafka — e datata. 
Tanto piii lo c la lettura di 
un libro di agitazionc e di 
lotta. Debbo dire subito, 
pero, che la rilcttura 1972, 
nella Universale Economica 
Feltrinelli (con prefazione 
di GofTredo Fofi e una let-
tera inedita del 1937 di Lev 
Trotzki a Joan London, ve-
dova di Jack), non e stata 
deludente, anche se e stata 

ben diversa dalla prima. C'e 
una tensione: ideale, politi-
ca, umana — che conserva 
intatta la sua forza di attra-
zione e di commozione. C'e 
una divulgazione chiara, 
semplice delle scoperte fon-
damentali del marxismo 
(plus-valorc, sf ruttamento, 
storia, come lotta di classe), 
che rimane per molti aspet-
ti csemplare; anche se, co
me osserva giustamente Gof-
fredo Fofi, 6 qua e la con-
taminata da quel lilone di 
darwinismo deteriore (la 
esaltazione del piu forte), 
di «superomismo» nietz-
schiano, che marchera alcu-
ni degli ultimi scritti del-
l'ex-operaio autodidatta di-
venuto miliardario. (II suc-
cesso corruttore e insieme 

deludente portera Jack Lon
don, come il suo Martin 
Eden, alia disperazione e al 
suicidio a 40 anni, nel 1916). 

Non sono invece d'accor-
do con Fofi nel giudicare 
ancora attuale, anzi «sem
pre piu attuale », la profe-
zia di Jack London di un 
capitalismo che, nella ma-
drepatria, nel centro mon-
diale (gli Stati Uniti), e 
cosi pure negli altri paesi 
capitalistic! . piu avanzati, 
stabilizza il suo potere con 
una rigida, visibile e legale 
divisione in caste (oligar-
chia, mercenari, aristocra-
zia operaia « popolo del-
l'abisso»), sorretta da una 
struttura militare-poliziesca 
e basta, con totale abolizio-
ne di ogni liberta. 

Previsti gli episodi 
della «trama nera » 

In verita, Jack London non 
ha previsto la « societa dei 
consumi », quella nella qua
le anche nei ghetti c'e il te-
levisore, nella quale la di
visione in classi viene con-
servata in modo dinamico, 
nella quale la c casta > e u n 
fatto organico, e non impo-
sto al modo feudale. Vi e 
invece, nel libro di London, 
una grande profezia: la pro-
fezia di un futuro che per 
noi e ormai passato, la pro
fezia dei regimi nazista e 
fascista- Mentre la visione 
della struttura capitalistica 
nella seconda meta del ven-
tesimo secolo e, nel Jack 
London 1907, semplice estra-
polazione dai dati della sua 
esperienza del momento 
(penso alia aristocrazia ope
raia, e soprattutto a quel 
Popolo dell'abisso sul quale 
London ci ha lasciato un fa-
moso reportage, vivendo da 
vagabondo nell'East End di 
Londra), la previsione delle 
dittature fasciste e autenti-
ca profezia, cioe capacita di 
vedere nel profondo di uno 
sviluppo storico che appari-
va progressista, pacifico, de-

mocratico agli occhi della 
enorme maggioranza dei suoi 
contemporanei, perfino al
ia maggioranza del socia
listi. 

Jack London prevede ad-
dirittura la cronacu della 
avanzata fascista (« dappri-
ma il disordine era scatena-
to dagli agenti segreti e dal
le Centime Nere, e subito 
dopo venivano chiamate le 
t ruppe») , della liquidazione 
con un ultimo complotto de
gli istituti parlamentari, 
quando erano gia diventati 
«pure e semplici finzioni, 
farse ». Alcuni episodi chia-
ve della « trama nera » fa
scista o nazista: il misterio-
so attentato a Mussolini a 
Bologna nel 1926, che da pre-
testo alle c leggi ecceziona-
l i» ; l'incendio del Reich
stag, che consente a Hitler 
di iniziare la strage degli 
oppositori, attribuendo la re-
sponsabilita di esso ai co-
munisti, mentre si trattava, 
e verra subito svelato!, di 
una provocatoria messa in 
scena di Goering — trovano 
nel Tallone di Ferro riscon-
tri precisi. 

II duplice inferno 
dei campi di sterminio 

Anche nella eroica lotta 
clandestina del Partito so
cialista, e dei suoi Gruppi di 
Combattimento, contro il ter-
rore dei Mercenari e delle 
Centurie Nere, e in qualche 
modo prevista e previssuta 
la resistenza armata contro 
la dittatura fascista; fonda-
ta non su piccoli gruppi, ma 
su di una robusta organizza-
zione politica legata alle 
grandi masse del popolo; ca-
pace di accogliere nelle file 
dei combattenti il sacerdote 
sinceramente cristiano che 
pure si era illuso, il piccolo 
proprietario che pure aveva 
in un primo momento ap-
poggiato l'Oligarchia contro 
i proletari. 

Quando scoppia, nel 1918, 
la Prima Rivolta, a Chica
go, la repressione 6 feroce, 
e un autentico genocidio. 
Anche in questo caso, la pre
visione di un sanguinoso fu
turo prossimo e divenuta, 
nella nostra rilcttura di og-
gi, ricordo di orrori di un 
passato recente. La rivolta 
del ghetto di Varsavia, Fec-
cidio perpctrato dalle SS. 
Tuttavia, per quanto profon-
da e geniale sia la previsio
ne di Jack London di un re
gime di dittatura totale, san-

guinaria, inumana del gran
de capitale, la realta ha su-
perato l'immaginazione. Nel 
fascismo vi e stata una qua
nta di ferocia, che manca 
alia pur spietata Oligarchia 
del Tallone di Ferro. 

Per caso, qualche giorno 
dopo la rilcttura del libro 
« avveniristico > di Jack Lon
don, mi sono finalmente de-
ciso a rivivere i primi qua-
ranta giorni a Dachau di 
Giovanni Melodia, e di un 
«trasporto » di centinaia e 
centinaia di giovani italiani 
(La quarantena • Gli italia
ni nel Lager di Dachau, 
Mursia, Milano, 1971). Gio-
vannino Melodia, con il qua
le ero stato « branda a bran-
da » nel carcere fascista di 
Civitavecchia nel 1940 e 
1941, mi aveva regalato que-
sta sua tcstimonianza di su-
pcrstite gia a Natalc; ma 
solo dopo mcsi ho avuto il 
coraggio di aprire il suo li
bro. La esitazione, e chiaro, 
ha questa volta tutt'altra ori-
gine. Confesso che debbo fa
re sempre un grande sforzo 
su me stesso per leggere te-
stimonianze su cio che fu 
non deviazione, ma fonda-
mento del nazismo: il cam-
po di tortura e di sterminio. 

Dobbiamo vincere noi stes-
si, continuare a penetrare in 
quel duplice inferno, nel-
l'orrore delle sofferenze del
le vittime, negli abissi del-
Panimo dei carnefici. 

Giovanni Melodia, in mo
do estremamente sobrio, rie-
sce in qualche mi sura (com-
pletamente, e impossibile) a 
farci rivivere con lui il «tra-
gico quotidiano » di Dachau. 
Ci descrive una quarantena 
« normale »; ed e proprio in 
questa « normalita » che sta 
il vero orrore. A Dachau, la 
tortura non e momento ec-
cezionale: e la condizione co-
stante del deportato. Questo 
stato permanentc di tortura 
e pianificato, artifioiale, gra-
tuito. Gli zoccoli debbono 
piagare i piedi; e in piedi al 
gelo, pestando fango, san-
gue e pus, i deportati sono 
costretti a stare per ore sen-
za scopo; i giacigli non ba-
sterehbero per la meta, per 
un deeimo dei prigioniori, 
ma chi sporge dalla branda 
viene bastonato perche non 
ubbidisce ai regolamenti; la 
doccia, la rasatura, il pasto 
— chiamiamolo pasto! — so
no trasformati in tortura: 
tortura dell'acqua, tortura 
del sangue, tortura del di-
sgusto. 

II « palo », o la « cella in 
piedi » non erano soltanto 
modi atroci di far morire 
lentamente chi a morte ve-
niva condannato (il prete 
polacco Massimiliano Kolbe, 
ora sugli altari, si sostitui 
volontariamente ad un padre 
di famiglia in una < cella in 
piedi », e mori cosi peggio 
che crocifisso, dopo giorni e 
notti trascorsi al sole e al 
gelo, digiuno, immobile in 
un grande cilindro, un bido-
ne da spazzatura, che non gli 
consentiva ne di mettersi se-
duto, ne di scaricare il peso 
sulle ginocchia). No, quelle 
torture erano anche — lo 
testimonia Giovanni Melo
dia — « normali > punizioni. 

Anche i deportati che Gio
vanni Melodia ha accanto 
nella quarantena di Dachau 
non sono uomini speciali. Po-
chi i politici come Melodia, 
la maggioranza sono giovani 
soldati italiani presi alia rin-
fusa dal carcere militare di 
Peschiera. Coll'aiuto di qual
che kapo repubblichino, di 
qualche Almirante che fir-
mava « bandi ». 

Rinasce nell'animo, leggen-
do La quarantena, la distin-
zione tra « fascista del ven-
tennio » e « repubblichino » 
che tutti sentimmo allora 
tanto fortemente. II •repub
blichino* fu 1'equivalente del 
kapo, del carnefice che non 
riesci neppure a comprende-
re. Uomini e no, scrisse Elio 
Vittorini. Ancora piu che le 
pagine sulle torture quoti-
diane, destano orrore le de-
scrizioni dei torturatori. Ma 
l'orrore supremo e quello 
che si prova pensando agli 
idcatori e agli organizzatori 
del « sistema », delPuniverso 
concentrazionario, ai «teori-
ci > del nazismo. Non ogni 
conservatore e un fascista, 
non ogni fascista e stato un 
nazista. Tanto piu grave, 
percio, il fatto che alia testa 
della cosiddetta < destra na-
zionale » vi siano oggi gli Al
mirante e i Rauti, i repub-
blichini, i razzisti, i nazisti, 
i kapo delle SS, che tortu-
ravano e uccidevano i loro 
compatrioti su ordine di 
Hitler e di Himmler. 

L. Lombardo Radice 

Un bambino vietnamita davanti al cadavere della madre uccisa da un bombardamento • ;>' ' — 

Nei documenti segreti americani la conferma della spietata volonta di annientare il Vietnam 

grande menzogna di Nixon 
Pro-memoria per chi ha accettato la versione ufficiale degli USA: le atrocita raccontate dal tenente Calley, il 
dossier McNamara, i rapporti dei servizi segreti filtrati dopo anni di silenzio — Quattro presidenti degH 
Stati Uniti coinvolti nella «sporca guerra» — II terribile conto delle vittime dei bombardamenti — La 
Casa Bianca ha preventivato la fine del conflitto nel periodo che varia dall'apriie del '77 al maggio del 1982 

Un anno fa -1*America fu 
sconvolta: in pochi mesi la 
«verita» sul Vietnam ven-
ne completamente capovolta. 
Dapprima cio che si disse nel-
l'aula del tribunale militare 
di Fort Benning. che stava 
giudicando il tenente William 
Calley. uno degli esecutori del 
massacro di Song My, poi la 
pubblicazione dei documenti 
segreti del Pentagono contri-
buirono ad alzare il sipario 
su una realta che per anni, 
negli Stati Uniti e nel mondo 
occidentale, era stata sistema-
ticamente distorta neH'intento 
di costruire, sulla guerra in-
docinese, un mosaico di giu-
stificazioni che si sono rive-
late come una delle maggiori 
menzogne della storia. 

Per anni le fonti ufficlall 
occidentali avevano detto — 
e i giornali che le spalleggia-
vano non l'avevano mai posto 
in dubbio — che l'invio dei 
soldati statunitensi in Viet
nam e Yescalation militare 
servivano a difendere il po
polo sud-vietnamita dall'«ag-
gressione comunista» e a ga-
rantire la sua liberta. 

Ascoltiamo la voce di Cal
ley, sfogliando il libro delle 
sue memorie, un documento 
orribile di stragi e di violenze 
contro la popolazione civile. 
«I soldati — vi leggiamo — 
conoscevano dozzine di me-
todi per far sciogliere la lin
gua. Una volta li ho visti le-
gare un indigeno ad una cro-
ce di bambu. un'altra calare 
un vietnamita in un pozzo. 
Ho sentito dire di un indige
no che era stato gettato in un 
pozzo dopo che gli avevano 

ficcato in mano un paio di 
bombe innescate. L'indigeno 
aveva la scelta tra lanciare le 
bombe e farsi dilaniare dalla 
esplosione o lasciarsi andare 
a fondo. Dopo di che gli ame
ricani chiedevano al vietna
mita successivo: " Visto quel 
che abbiamo fatto al tuo com
pagno? Vietcong adal? (dove 
sono i vietcong?) "» . 

Da un'altra pagina: «.~Mi 
capitava di prendere a caz-
zotti un vietnamita; e se quel
lo cadeva a terra, gli mettevo 
il piede sulla caviglia e co-
minciavo a stritolargliela. Una 
volta probabilmente ne ho 
ammazzato uno: una cosa a-
troce, certo. ma e un pensie-
ro al quale mi sono ormai abi-
tuato. L'uomo era in ginoc-
chio e io lo prendevo a cal-
ci chiedendogli: "Vietcong a-
dai?". Avevo intenzione dl 
rompergli solo un po' di co-
stole, ma a un certo punto lo 
vedo diventare cianotico e 
svenire. Un sanitario che as-
sisteva alia scena mi ha det
to: Deve avergli spaccato un 
rene ». 

La confessione 
collettiva 

Questa di Calley non e, al-
meno per i] tono in cui e e-
spressa, una confessione, an
che perche il giovane tenente 
si e ormai abituato all'idea 
delle sue azioni, scaricandosi 
cosi una coscienza che in real
ta — come molti altri — non 
sembra mai aver avuto. Ma 
non e questo rimportante. 

Come i biologi impostano la strategic della ricerca e delle applicazioni pratiche in un settore fondamentale 

Gli esploratori dei microrganismi 
L'importanza dei batten in tanti aspetti della nostra vita, dal ruolo che hanno nel ciclo naturale deH'azoto alia capacita di combattere i danni dell'inqui-
namento - La tecnica per produrre cortisone e antibiotici - Le prospettive di nuove molecole chimiche - Che cosa potra distruggere le sostanze plastiche? 

La bio'.o^ia sta :mpastando 
la strategia per .1 futuro de»:a 
sua ricerca e dei*.a sua appii 
cazione pratica su; m:crorga 
r.^sm:: questo ha posto in ri-
lievo il prol G Magni del'.a 
un:versi:a d. M:Iano r.eV.A sua 
relaz:or.e a! Con^rfsso :nter 
naz.onale d: b:o'.o?.a leonca 
ed app'.'.cata or^an.^zato da. 
l'Ordine nazionale dc. b.oloz: 
che s: e tcnuto u'.t.mamente 
a Ca^liar.. 

I microrsanismi, menu;: er 
roneamente so'.o causa d: pe 
ricolose e mortal; ma]att:e 
per l'uomo e per %'.: an.mai. 
pa^ono invece rapprc.;entare 
una grande r.̂ or.-N-i per la u 
r:eta di usi e per j'ut:i:ta 
che la sc rnza .sapra trarn-

La vita f» .n:^.:ata proprr 
con : m:cror2anism: il suo 
ciclo e cond-.z.onato da: in 
crorsamsmi senza : quah e 
oggi impossibile pensare la 
sopravv.venza della fauna e 
della f'ora S. prosuppone che 
3 o 4 miliardi di ann: «a 
quando sulla terra non es:su-

vano ancora forme v.venti. su. 
nostro p:anrta si s:a formato 
un « brodo or:mord.alc ». pr: 
i o di ossigeno, composto da 

sali m:nerai:, :drogeno. acqua. 
ammon:aca: da questo con-
ccntrato d: sostanze ebbe ori-
gme la prima cellula. la pri
ma forma vitale. 

Non sapp.amo molto su; mi-
crorgan.5m. pnmigeni, ma 
dobb.amo presupporre che ad 
un certo momento ess: luro 
no capac: d; utilizzare 1'ener-
g;a so'.are, con que", processo 
d: fotosintesi che diede iniz.o 
alia produz:one d: ossigeno .: 
bero e stab;ii *e cond.zioni 
adatte a dare Tavvio a que! 
proce.sso evolutjvo che ha or: 
g.nato le attuali specie vi-
vent: 

Se per una catastrofe ecolo
gies dove.ssero scompanre 1 
micror?an:sml, certamente 
scomp.ir:rcbbe :a v:ta sulla 
nostra terra Basta :nfatt! 
considerare I'.mportanza che 
hanno : batten nel ciclo na 
turaie de'.l'azoto che per »a 
loro azione. attraverso pro 
cessi d: oss:daz>one e ndu 
2ione. viene re.-o utilizzabile 
dalle piante: oppure l'azione 
di dcgradazione di tutta la 
enorme ma.^a d: re-sidui or 
?an:ci che per opera loro vje 
ne trasformata e rlportata al

io stato minerale: e stato cal-
colato che se questo non av-
venisse. oggi sulla crosta ter-
restre v; sarebbe un accumulo 
di materia organica alto 500 
600 metri. 

I microrganismi sono ino:-
tre dotati di una grande p'.a 
st:cita di adattamento a nuc. 
ve condizioni: cio li potrebbt 
rendere capaci di correggere 
le gravi conseguenze che si 
vanno sempre piii manife 
stando nel nostro ecosistema 
a causa dei fenomeni di in 
quinamento. Questo si sta g:i 
in molti casi verificando spon 
taneamente in natura: si e 
visto infatti che l'accumulo di 
ossido di carbonic provenien-
te dai motori a combustion? 
nella nostra atmosfera. si v* 
rifica in maniera notevolmen 
te inferiore alle previsionl 
perche esistono nel terreni a 
gricoli dei batteri capaci d: 
riciclare 11 gas trasrormandoio 
in sostanze utili. 

Saranno dunque 1 microrga 
nismi la soluzione al problems 
dell'inquinamento? Gia essi 
sono utilizzati in molti Im
plant! di depurazione delle ac-
que dl rifiuto degli Implant! 

industriali. Un esempio molto 
completo viene fornito dallo 
imip:anto d: depurazone di 
una cokena, dove distillando 
il litatrace. si producono ri-
fiuti tossici che inquinano for
temente le acque di scarico: 
in esse infatti si trovano da 
600 a 800 milligrammi per li-
tro di fenolo, da 100 a 200 
milligrammi per litro di cia-
nuro. 100 milligrammi per li
tro di acido solfidnco e 800 
milligrammi per litro di am-
moniaca. 

L'impianto di depurazione s! 
avvale dell'opera di degrada 
zione di alcuni batteri che 
iniziano il processo trasfor-
mando il fenolo in acqua ed 
anidride carbonica, 1'acido 
solfidrico in derivati solfonati, 
che vengono a loro volta at-
taccati da tiobacilli e trasfor 
mati in solfati, mentre l'am 
moniaca viene da altri batter: 
trasformata in nitriti e nl 
trati. Con questo processo si 
riesce a ridurre il contenuto 
lniziale di sostanze tossiche 
all'! per cento. 

E' evldente l'importanza che 
ha questo tlpo dl utillzzazlone 
del microrganismi, ma il 11-

mite dell'applicazione pratica 
della biologia e nel fatto die 
per trovare l microrganismi 
adatti a degradare le infinite 
sostanze che la chimica mo 
derna ha sintetizzato occorre 
molto tempo ed altl costi di 
ricerca: ne sono un esempio .tr 
sostanze plastiche per le qua:; 
ancora non si sono trovati 
mutanti capaci di distrog-
gerle. 

I campi In cui la nvcro 
biologia offre un'apertura au 
un piu vasto piano di svi
luppo non si limitano solo alia 
risoluzione di problemi am 
bientali. In questi ultimi de
cenni i microrganismi sono 
stati utilizzati per esempio su 
un piano industrial per com-
piere delicatissimi processi in 
maniera vantag?iosa dal pun 
to di vista economico. II cor
tisone viene prodotto dall'in 
dustria partendo da una mo-
lecola base ricavata dalle 
piante e modificata per mezzo 
di un microrganismo. In al
tri casi si tratta di fabbrl-
care molecole non sintetizza-
bill o troppo costose con 1 
procedlmentl chlmici. 

Oil antibiotici sono prodotti 

da circa il 30 per cento del 
microrganismi che se ne ser-
vono per creare. immessi ».n 
piccole quantita intomo alia 
cellula che li product, un loro 
privatusimo spazio ecologico: 
scopnre un antibiotico nuovo 
p quind: assai semplice. ma 
il biologo deve indurre il m. 
crorganismo a produrne gran
di quantita per rendere il pro 
cesso industnalmente econw 
mico. 
• A medio termine si pud pre 

vedere anche la utilizzazione 
della microbiologia per la 
creazione di nuove molecole 
c.h'mtche. II problema che si 
presenta al biologo non e af-
fatto semplice o banale. ma 
e soprattutto un problema di 
ricerca dell'organismo adatto 
con il quale si possa portare 
il processo sino al suo com 
pimento. 

A tutt'oggi, quindl, I mi
crorganismi rimangono per 
l'uomo una miniera di posslbi-
lita sia dal punto di vista chi-
mico che da quello blologlco. 
con immense prospettive per 
11 domani. 

Laura Chiti 

perche anche un pentimento 
individuale lascerebbe intatto, 
il meccanisroo • riproduttivd t 
dell'aggressione contro il Viet
nam. Proprio questo mecca-
nismo, coinvolto direttamente 
e posto sotto accusa da una 
confessione collettiva quale e 
quella contenuta nei docu
menti del Pentagono, non si e 
arrestato da un punto di vi
sta militare ne sotto il profilo 
politico. 

La crudelta di Calley e quel
la dei suoi compagni, i tortu
ratori e massacratori di terra 
al pari degli assassini del cie-
lo, corrisponde alia cinica 
montatura che dapprima Ei
senhower, poi John Kennedy 
e Johnson ed ora Nixon han
no accuratamente costruito at
torno alia guerra piu lunga e 
piu atroce dei nostri tempi. 

Fu dapprima Ttuman — si 
leggeva nel dossier McNama
ra — a coinvolgere diretta
mente gli Stati Uniti in Indo-
cina aiutando, a partire dal 
1950, la guerra coloniale fran-
cese: poi Eisenhower scelse di 
«salvare il vacillante regime 
di Diem ». di non far svolgere 
le elezioni previste dagli ac-
cordi di Ginevra del '54 per la 
riunificazione del Vietnam, e 
di « minare l'esistenza del re
gime comunista nord-vietna-
mita». attribuendo cosi agli 
Stati Uniti «una diretta re-
sponsabilita nella rottura de
gli accordi ginevrini». 

«L'amministrazione Kenne
dy — diceva ancora il docu-
mento — trasformo una poli
tica di rischio limitato in un 
impegno generale, tanto da 
costringere Johnson ad una 
scelta fra due sole alterna
tive: o estendere la guerra o 
ritirarsi». Johnson scelse la 
prima strada e nel '64, men
tre in base alle sue promesse 
veniva eletto come presidente 
della pace, preparava i piani 
di allargamento del conflitto, 
con l'invio di oltre mezzo mi-
lione di combattenti e con 
quasi quattro anni di selvag-
gi bombardamenti contro il 
Nord Vietnam. Questa e la 
storia. questa e la verita. I 
vietnamiti llianno detto a tut-
to 11 mondo. ma a Washing
ton le loro denunce venivano 
definite « propaganda». I di-
rigenti americani continuava-
no a gridare all'a aggressione 
comunista» mentre sapevano 
— e lo scrivevano in segreto 
— che l'aggressione partiva 
esclusivamente da loro. 

Negli Stati Uniti la verita 
ha un marchio. quello del top 
secret, e la storia. scritta uf-
ficialmente per pochissimi e 
chiusa negli archivi. solo a 
tratti e resa nota, ma molto 
tempo dopo. Cosi. solo pochi 
mesi fa abbiamo avuto la de 
finitiva conferma della gran
de menzogna di Nixon. Di 
questa conferma noi comuni-
sti non avevamo bisogno, sia 
perche i nostri giornalisti han
no visto la realta con 1 loro 
occhi e hanno scritto la ve
rita, sia perche la fiducia in 
quanto dicono i combattenti 
vietnamiti e pari alia solida-
rieta che abbiamo sempre lo
ro espresso. La conferma uf
ficiale USA e invece un pro-
memoria per quanti in Italia 
hanno rlpetuto pedissequa-
mente Te versioni ufficiali a-
mericane. I documenti segre
ti del Pentagono dimostrava-
no - Infatti che i bombarda
menti che gli Stati Uniti han
no scatenato e scatenano an
cora in questi giorni, contro 
11 Nord Vietnam non mlrava-

no affatto a colpire « obiettivi 
militari», ma ad annientare 
un intero paese. .'; •' 

A Washington e stato cal-
colato, sempre segretamente, 
che la percentuale dei civili 
nord-vietnamiti uccisi dal '65 
al '68 dalle bombe di Johnson 
equivale, proporzionalmente, 
a quasi due milioni e mezzo 
di americani. Questo calcolo 
non tiene ovviamente conto 
delle centinaia di migliaia di 
feriti, soprattutto quelli col-
piti dalle biglie di plastica, 
disseminate da speciali bom
be: le biglie non possono es
sere individuate con le radio-
grafie e condannano i colpiti 
ad un'atroce morte lenta. 

« Ottimisti» 
e «pessimisti» 

Sono poi noti molti dei nu-
merosissimi rapporti e studi 
segreti che dovevano valuta-
re la cosiddetta « efficacia mi
litare e politica» dei bombar
damenti contro il Nord Viet
nam. Si tratta di documenti 
stilati in un arido gergo bu-
rocratico, sufficiente in se a 
dimostrare il cinismo con cui 
a Washington si attua la di-
struzione di un paese e lo ster
minio dei suoi abitanti. E' cosi 
venuto fuori che il costo, in 
bombe, in aerei perduti e pi-
loti catturati, delle incursion! 
negli anni *65-'68 contro la 
RDV e stato superiore di qua
si dieci volte ai «danni in-
ferti al nemicos. 

II computer del Pentagono 
sembra essere stato sovracca-
ricato di lavoro in tutti que
sti anni e, a quanto risulta, 
lo e stato ancora e sicuramen-
te lo e (ma ne avremo confer
ma solo fra qualche anno con 
alt re « fughe» di notizie sui 
maggiori quotidiani america
ni) "sotto Nixon. Pochi giorni 
fa abbiamo appreso i risultati 
dei lavori, conclusi nel gen-
naio 1969. di una commissione 
presieduta da Kissinger. Que-
sla commissione era incaricala 
di studiare ed elaborare una 
serie di rapporti sulla guerra 
in Indocina, preparati dal di-
partimento di Stato. dal Pen
tagono, dai capi di stato mag-
giore statunitense e dalla CIA. 
Le conclusioni tratte erano 
differenziate: da una parte 
quelle degli «ottimisti», dal-
l'altra quelle dei « pessimist!». 
A proposito del blocco del por-
to di Haiphong, i primi lo giu-
dicavano «sufficiente ad al-
lentare la pressione comuni
sta»; i secondi erano di pa-
rere contrario. Circa la pro-
spettiva di una « completa pa-
cificazione del Vietnam del 
Sud» (cioe la vittoria milita
re e non una soluzione nego-
ziata) gli «ottimisti» valuta-
vano tale obiettivo come « rag-
giungibile in otto anni e tre 
mesi »; i « pessimist!» invece 
consideravano un periodo di 
tredici anni e quattro mesi. 

La stupefacente e agghlac-
ciante precisione di questi 
calcoli non deve lasclare in 
secondo piano il dato piu gra
ve delle conclusioni: i respon-
sabili della politica america-
na, in sostanza, hanno preven
tivato la fine della guerra in 
Vietnam (solo in Vietnam, 
non in Laos ne In Cambogia) 
in un periodo che varia dal
l'apriie del 1977 al maggio del 
1982. Cost «la generazione di 
pace* che Nixon promctte 

agli americani sembra essere 
quella, nella migliore delle 
itfbtest;- dd':'nlpqti'<fell'attUa-
l i Presidente americano o dei 
flgli dei pochi \ietnamiti de-
sJbinati a sopravvivere ad al
tri dieci anni di genocidio. 

L'anno passato, quando fu-
rono pubblicati i documenti 
segreti del Pentagono, si dis
se che la fine della credibilita 
dei quattro predecessori di 
Nixon alia Casa Bianca avreb-
be invalidato in partenza la 
credibilita dello stesso Nixon. 
Era una dimostrazione di ge-
nerosita, perche tutto sta a 
provare che la grande men
zogna costruita dai dirigenti 
americani sull'origine e sugli 
sviluppi del conflitto indoci-
nese continua ancora oggi. Lo 
dimostrano le dichiarazioni 
di Rogers con cui si negava 
che Hanoi e Haiphong fosse-
ro state bombardate; lo di
mostrano le affermazioni 
americane su successi milita-
ri (come Tinvasione del bas
so Laos nell'anno passato) 
che vengono unanimemente 
riconosciuti come scacchi di-
sastrosi. 

E' credibile un presidente 
che parla di soluzione nego-
ziata, mentre studia il pro-
lungamento della guerra flno 
— al minimo — all'aprile del 
1977? La fiducia in Nixon e 
oramai scossa negli stessi Sta
ti Uniti. impegnati da oltre 
dodici anni in una guerra per-
duta. grazie alia resistenza co-
raggiasa d: un popolo contro 
un nemico le cui armi sono 
state la politica del genocidio 
e quella della menzogna. 

Renzo Foa 

Spedizione 
nell'Atlantico 
per studiare 
gli uragani 

MOSCA, maggio 
Da giugno a settembr* 

I'URSS compira nella zona 
Iropicale deU'Allanlico un 
grandioso esperimenlo. Que> 
sta vasla zona, che influl-
sce notevolmenle sulle con
dizioni - meleorologiche del 
pianefa, e speciatmente del-
I'emisfero boreale, e infalM 
ancora densa di mitleri per 
i meleorolog:. 

Alia spedizione prenderan-
no parte equipes di dicias-
sette istituti e sei imbarca-
zioni scienthlche. I labora-
tori galleggianti partiranno 
contemporaneamente dal pa-
rallelo delle Canarie su un 
fronte di 1300 chilometri • 
procederanno sincronica-
mente, ciascuno lungo il su* 
meridiano, fino all'altezza 
della citta brasiliana dl Sal
vador, poi torneranno in-
dietro su un fronte di 2.500 
chilometri. 

Questa spedizione, intra-
presa nel quadro del pro-
gramma intemazlonale dl 
ricerche sui processi atmo-
sferlci global!, servlra a stu
diare la formazlone degli 
uragani, I'interazlone fra la 
atmosfera e I'oceano ed al
tri fenomeni natural). 
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