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Un libro di Lucio Lombardo Radice: quattro 
scrittori e i problemi del socialismo 

GLI ACCUSATI 
La leUura di Kafka, Bulgakov, Solzenitsyn e Kundera dal punto di vista 
«del miiitante che cerca di pervenire a una comprensione piii pro-
fonda del passato e del presente del movimento al quale appartiene » 

Gli « accusati», di cui di-
scorre Lucio Lombardo Ra
dice nel suo libro intitola-
to appunto Gli accusati (De 
Donato, pp. 413, L. 2000), 
sono gli scrittori exlege c 
reietti, o scmplicemente pre-
si in sospetto, nei paesi a 
govcrno comunista. Quattro 
sono gli scrittori di questo 
tipo, ma assai diversi per 
intrinseco significato e valo-
re Icttcrario, scclti come 
campioni di una situazione 
die e vasla: Fran/ Katka, 
Michail Bulgakov, Aleksan 
dr Solzenitsyn e Milan Kun
dera. Qual e l'elemento che 
consente un discorso coe-
rente e unitario su due dci 
maggiori scrittori russi so-
vietici, sul grande narrato-
re tedesco pragheso e sul 
poeta, drammaturgo e ro-
manziere ceco? L* autore 
stesso risponde, quando ren-
de esplicito il « punto di 
vista » da cui conduce le sue 
letture: « quello del miiitan
te politico rivoluzionario 
che cerca, attraverso opere 
letterarie di un tipo parti-
colare, di pervenire a una 
comprensione piu profonda 
del passato e del presente 
del movimento al quale ap
partiene, e quindi dei pro
blemi che esso deve fron-
t egg ia re . (pp. 323-324). 

Da questo punto di vista 
la scelta si dimostra perti-
nente e scopre tra i quattro 
« accusati » un oggettivo le-
game, che non e reso meno 
rilevante dal fatto di non 
essere di natura specifica-
mente letteraria. II libro che 
e nato da questa ricerca 
critico-politica, svolta con 
tanta passione su una mate
ria cosi essenziale e arden-
te, si legge con un interes-
se che e pari alia difficolta 
con cui lo si recensisce in 
breve. Difficolta non Iieve, 
poiche il punto centrale, cui 
tutte queste vive pagine con-
ducono, e il socialismo, in-
teso come problema dei pro
blemi del mondo contempo-
raneo, come unica risoluzio-
ne possibile della crisi delle 
varie societa del nostro tem
po. Ma tale soluzione della 
crisi sta attraversando an-
ch'essa una sua crisi, di cui, 
oltre a eventi d'altra natu
ra, anche la lettcratura dei 
Solzenitsyn e dei Kundera 
da testimonianza. Lombardo 
Radice coi suoi interventi 
non mira soltanto a far as-
solvere dall'accusa di « leso 
socialismo » gli imputati, del 
cui comportamento lettera-
rio da un'interpretazione a-
cuta anche quando non ne 
rende impossibili altre di
verse. La sua e una rifles-
sione ininterrotta sul socia
lismo come realta e come 
possibility, e le questioni da 
lui coraggiosamente enuncia
te sono tali e tante che pen-
sare di sfiorarle ora tutte 
sarebbe assurdo. 

Una accesa 
disputa 

Gli storici fuluri, se pro-
veranno un qualche inte-
resse per la nostra eta, re-
steranno incuriositi da un 
fatto strano. In un momen-
to in cui 1'cquilibrata tcn-
sione tra le forze sociali e 
statali dei mondo entrava 
in una fase particolarmcnte 
incerta, uno scrittore cbreo 
di lingua tedesca e di \ it? 
praghesc, vissuto tra il 1883 
e il 1924, proibito nella Gcr-
mania nazista c assimilate 
r.el rcstante mondo capitali-
stico, divenne oggetto di una 
accesiss:ir.a disputa tra cri-
tici marxisti c partiti comu-
nisti. Lo scrittore e Kafka, 
e la disputa si dispiego col 
congresso kafkiano tenuto a 
Liblice nel 19(53. Quel con
gresso, che fu una delle pri
me manifestazioni del rinno-
vamento cccoslovacco, pone-
va problemi interprctati\i 
che, nelPambito della criti-
ca marxista. avevano gia 
trovato una particolare for-
mulazionc in uno scritto di J 
Lukacs composto tra il 1955 \ 
e il 195(», cioe nel pcriodo { 
intorno al XX Congress . I 

Certo. anche prima il no-
mc di Kafka non era igno-
to alia critica marxista: nel 
1931 la Litcraiurnaja enci-
klopedtja (Enciclopedia let
teraria) sovictica gli dediea-
va una voce; nel 1938 su 
« Internationale Literatur » 
Rudolph Fuchs rcccnsiva la 
biografia di Kafka scritta da 
Brod. Ma fu solo a partire 
dalla meta degli anni cin-
quanta che Kafka divenne 
un ingente problema critico 
per il marxismo. Non a ca 
so proprio in quecli anni un 
altro, e piu grande, scrittore 
« accusato » tornava a in-
quietare le menti dei critici 
marxisti, senza aver mai 
cessato di inquietare le co-
scienzc dei Jetton piu di 
vcrsi: Dostoevskij. Ma non 
h un'analisi critica dell 'arte 
di Kafka che qui ci interes-
sa. Trascurcrcmo quindi le 
varie correnti ermeneutiche 
« ci limitercmo a individua
l s le principali in te rpre t* 

zioni gcnerali che, del mon
do kafkiano, oflre la critica 
di teudenza marxista, c di 
tali posizioni chiariremo il 
vario rapporto con le pro-
spettive politiche. 

Le posizioni ostreme sem-
brano quelle assunte da Ga-
raudy c da Zimmermann 
(questo ultimo suH'organo 
della SED, nella Repubblica 
Democratica Tedesca). Ga-
raudy « riabilita » Kafka, fa-
cendone non gia un « di-
sperato », ma un « testimo-
ne »; e, naturalmente, sen-
za pretendere di trasformar-
lo in un « rivoluzionario», 
vede in lui un « risvegliato-
re della responsabilita » che 
deve trovare accesso anche 
nella coscienza rivoluziona-
ria. 11 mondo assurdo di 
Kafka, lungi dal descrivere 
la situazione umana, echeg-
gia l'alienazione della real
ta sociale del capitalismo 
novecentesco, alienazione 
non estinta ancora neppure 
nel mondo uscito dalle ri-
voluzioni socialiste. Questa 
interprctazione di Kafka e 
un caso importante, ma par
ticolare di un ricupero che 
Garaudy vuole fare dell'ar
te della « decadenza» (di 
una sua parte, almeno) me-
diante un ampliamento illi-
mitato del concetto di « rea-
lismo », che nel linguaggio 
della critica marxista e l'an-
tonimo tradizionale appunto 
di c decadenza *. Si arriva 
cosi alia formulazione di 
una teoria del «rcalismo 
senza sponde », nelle cui ac-
que tulti i pesci sono « rea-
listici ». 

La tesi di Zimmermann, 
estremamente schematica, 
vede nella < riabilitazione » 
di Kafka una pietra milia-
re del «revisionismo » e 
nei filokafkiani moderati di 
Liblice i «precursor! della 
controrivoluzione » (ceco-
slovacca). Particolarmente 
scandalosa pare a Zimmer
mann la tesi che la « alie
nazione », cosi angosciosa-
mente manifesta nelle para-
bole metafisiche di Kafka, 
sia stata dichiarata da Gol-
dstiicker, Fischer e altret-
tali « revisionisti » non pri-
vilegio negativo del capita
lismo, ma propria anche al-
le forme storiche attuali di 
societa di tipo socialista. 
Non e il caso qui di passare 
in rassegna gli interventi 
sovietici su Kafka, che sono 
di vario valore, ma nella so-
stanza politica si avvicinano 
alle posizioni zimmerman-
niane. 

La tesi di Lukacs e nota, 
e non conviene illustrarla 
distesamente. Essa si com
pendia nella alternativa 
« Franz Kafka o Thomas 
Mann? », dove i i\uc scritto
ri sono intesi come i rappre-
sentanti sommi della « deca
denza artisticamente interes-
sante » e del « realismo cri
tico • aderente alia vita ». 
Lombardo Radice, a conclu-
sione di una sua originate 
lettura di Kafka, di fronte a 
questo aut aut fa una scel
ta opposta a quella di Lu
kacs e opta per Kafka con-
fro Mann. In questo Lom
bardo Radice si avvicina a 
Garaudy, dal quale pur si 
difTercnzia nell' interprcta
zione dell'opera kafkiana. 
Gli si avvicina per una fon-
damcntale «posilivizzazio-
ne» di Kafka, grazie alia 
quale l'angoscia che per\'a-
de quel mondo poetico si 
fa « sa'.utare angoscia » che 
aiuta — proprio un comu
nista — a rifuggire « il 
trionfalismo, Fottiniismo cie-
co c stolido, il conscrvato-
rismo testardo, la sicurczza 
presuntuos'j, la fede in as-
soluti » (p. 130). cioe aiuta 
a elaborare una coscienza 
inleliettualmcnte n politica-
mcii'.e critica e complessa. 
In questo senso Lukacs, che 
invitj a fusaire l'angoscia 
di fronte r.IIa realta e quin
di a non sceglicre Kafka, 
pecca di un razionalismo 
storico a sfondo provviden-
zialistico. 

Lo srandalo 
del « negativo » 

Sc do\essi ripetere, a Ii-
vcllo critico. l 'aut aut 
« Franz Kafka o Thomas 
Mann? » e ntradurlo in 
« Garaudy o Lukacs? », io 
sceglierei senz'altro Lukacs. 
In gioco qui non c la statu-
ra intellettuale dei due ter
mini deilopzionc. ma il si-
gnificate, e I'-»ttcndibilita, di 
un'operazione critico-Icttera-
ria. II Lukacs dell'ultimo 
periodo attesta con chiarez-
za che un • rifiuto » di Kaf
ka non e legato nccessaria-
mentc a una posizione bu-
rocratica c conservatrice nel 
mondo socialista. E le pagi
ne « negative » di Lukacs su 
Kafka, pur nei loro limiti 
polcmici, sono »ra i piu ve-
ri omaggi rcsi alia grandez-
za dello scrittore praghesc, 
proprio anche perche 6 Vo-
maggio reso da un grande 
« nemico». 

In sedje di critica lettera
ria e di politica culturale 
marxista il problema arduo 
che si impone, mi sembra, 
non e quello di positivizzare 
il negativo per accettarlo (o 
di rendere « realistica » tut-
ta 1'arte per indire generali 
amnistic), ne di persistcre 
in insostenibili scomuniche 
della letteratura « negativa » 
(Kafka, in questo caso) in 
nome di una luminosa e pos-
seduta positivila. Si tratta 
di sentire tutto lo scandalo 
permanente del « negativo » 
alPinterno di una prospetti-
va di positivizzazione della 
realta storica e di supera-
mento di situazioni econo-
miche e sociali che non so
no astrattamente inumane, 
ma che ormai tali sono di-
venute. Ha ragione Lombar
do Radice, quando definisce 
« salutare » l'angoscia (« Per 
l'allegria il nostro pianeta e 
male attrezzato», ha detto 
Majakovskij). Ma a patto 
che non la si funzionalizzi, 
che non le si atlribuisca un 
ruolo rassicurante di utile 
controveleno. L* angosciosa 
csperienza del nulla, che 
Kafka ha genialmente vissu
to, puo distruggere ^ d esse
re segno di distruziftie. Lu
kacs, non del tutto « ottimi-
sta », lo ha ben vist?. 

L'operazione 
di Lukacs 

Un'operazione analoga a 
quella che Garaudy compie 
con Kafka, Lukacs la tento 
con Solzenitsyn. II filosofo 
ungherese voile vedere nel-
l'autore ilcll'Ivan Denisovic 
il rappresentante maggiore 
del « realismo socialista» 
autentico d'oggi, di quel 
« realismo socialista » che 
Lukacs stesso aveva teoriz-
zato a partire daU'inizio de
gli anni trenta, contribuen-
do — volente e nolente in-
sieme — a costruire una non 
secondaria sovrastruttura i-
deologica dell'eta staliniana. 
Ma se Solzenitsyn e indub-
biamente realista e sociali
sta (di un suo particolare so
cialismo cristiano), e certo 
che non e un « realista so
cialista », ammesso che que
sta espressione abbia ancora 
un senso che non sia pura-
mente burocratico-organizza-
tivo. Qui, mi sembra, ha vi-
sto meglio Lombardo Radi
ce, che a Solzenitsyn dedi-
ca alcune tra le pagine mi-
gliori del libro. Non le pos-
siamo prendere qui nella 
considerazione che merite-
rebbero e ne ricordiamo sol
tanto le righe finali, dove si 
riconosce il «prezioso con
tribute » che questo scritto
re, «non appartenente ne 
al mar.xismo ne al comuni-
smo >, da < al pae.se da lui 
amato e, poco importa se di 
proposito o no, al rinnova-
mento creativo e del marxi-
smo e del comunismo» 
(p. 320). 

Ci siamo Iimitati a parlare 
di scrittori, secondo il « pun
to di vista » dell'autore de
gli Accusati, prendendo po-
sizione su alcuni dci pro
blemi che egli ha avuto il 
merito di riproporrc con tan
ta vitale chiarez7a politica. 
Le ultimo trcntacinquc pa
gine del libro meriterebbe-
ro una recensione, anzi una 
discussione a se. E a noi 
non resta che rimandarc ad 
esse il lettore. In quel capi-
tolo conclusivo le questioni 
si affollano, e sono tutte di 
grande momento. Non si 
tratta piii neppure di inter-
pretarc Kafka o Solzenitsyn, 
ma di definire socialismo e 
capitalismo contemporanei 
nelle loro contraddizioni e 
prospettive. Non sempre si 
potra essere d'accordo con 
1'autore su cosi scottanti 
questioni. Ad csempio, non 
credo che la • rivoluzione 
culturale » cinese c il • nuo-
vo corso » cccoslovacco, no-
nostantc le differenze loro, 
andassero tuttavia « nella 
stessa dirczionc» (p. 373). 
Mi sembra che la « rivolu
zione culturale > cinese sia 
mitizzata come un tempo Io 
fu da noi, su scala minore, 
la politica dei « cento fiori », 
Tuna e l'altra interprctatc 
in senso dcmocraticistico. in 
contrasto con fatti c risul-
tati. 

Ma quali che siano i dis-
sensi, non si puo non con-
dividere lo spirilo socialista 
che anima tutto il libro e si 
riassumc appassionatamente 
nelle sue ultinic pagine. Im-
mani sono i prcblemi tco-
rici e pratici che a lungo 
resteranno aperti, spesso in 
drammatico modo. L'impor-
tante 6 che essi non siano 
taciuti. Perche sc e vero che 
ogni epoca, c ogni classe, si 
pone i problemi che c in 
grado di risolverc, non me
no vero e che es«a risolve i 
problemi che e in grado di 
porsi. 

Vittono Strada 

Sempre piu micidiali i mezzi di sterminio usati dagli Stati Uniti per annientare il Vietnam 

La tecnologia del genocidio 
Soprattutto il bersaglio umano preso di mira dalle nuove invenzioni belliche • Non bastavano napalm e 
bombe: sono stati creati super-napalm e super-bombe - Con la guerra chimica si radono al suolo le foreste 
e si raggiungono le vittime anche dentro i rifugi -1 colossi delFindustria americana moltiplicano i profitti 
con i congegni automatici ed elettronici - II primo rifiuto ad una produzione da criminali di guerra 

Circa tre anni fa il genera
te americano William Westmo
reland annunciava: «Nelle 
battaglie del futuro le forze 
nemiche saranno local izzate, 
inseguite e bombardate lstan-
taneamente per mezzo di ela-
boratori di dati, di compu
ters e di meccanismi di con-
trollo automatici». Questo si-
gniticava che l'impotenza del-
T'esercito americano di fronte 
alia tenace resistenza dei pa
triot! vietnamiti rendeva ne-
cessario cercare una alterna
tiva tecnologica alia conven-
zionale strategia bellica. 

Scienziati ed ingegneri mill-
tari hanno cosi studiato nuo-
vi mezzi distruttivi di natiura 
chimica, hinno mobllitato i 
computers, hanno elaborato 
nuove insidte contro le popo-
lazioni civili. hanno ridotto og-
gi il sud est asiatico il piii 
grande campo sperimentale 
mai immaginato: settecen-
tocinquantamila chilometrl 
quadrati di territorio rappre-
sentnno infatti la zona nella 
quale su milioni di cavie uma-
ne si stanno saggiando nuovi 
agenti di guerra. Un insosti-
tuibile patrimonio ecologico e 
stato distrutto: dal 1969 circa 
75 milioni di litri di defoiian-
ti sono stati gettati su una 
zona che si calcola grande 
dai 2 ai 6 milioni di ettari, 
distruggendo tutta 1ft vegeta-
7.ione che potesse servire da 
nascondiglio per i guerriglie-
ri. Questo non sembrft ancora 
sufficiente. 

Enormi bulldozers e trattori 
hanno raso al suolo le fo
reste a ritmi incredibili: in 
soli 26 giorni una compagnia 
e riuscita a distruggere 2 700 
ettari di giungla Ma non si 
andiva ancora abbastanza in 
fretta: per distmgeere la 
giungla sono state allora im-
piegate le super bombe. 

Due scienziati americani. il 
dottor E.W. Pfeiffer ed il dot-
tor A.H. Westling che hanno 
recentemente visitato la zona 
di operazioni del Vietnam per 
osservare gli effetti della 
guerra chimica hanno fatto 
questa descrizione: «... una 
bomba di dlmeasioni record: 
il suo diametro e di circa un 
metro e mezzo, la lunghezza 
di circa tre metri. pesa cir
ca 6 mila chili. Essa contiene 
piii di 4.500 chili di esplosivo 
ad alto potenziale (DBA-221VO 
e la sua potenza e superata 
solo da quella delle bombe 
nucleari ». 

Questa bomba e chiamata in 
codice BLU-fi2/B, ma i bom-
bardieri americani l'hanno 

confidenzialmente soprannomi-
nata « Daisy cutter ». Daisy, 
la tagliatrice: essa scoppia 
immediatamente prima di toe-
care il suolo con una esplo-
sione radiale che non provo-
ca cratere, ma sradica gli al-
beri ed ogni ostacolo apren-
do nella piii densa giungla 
una zona spianata grande co
me un campo di calcio e adat-
ta all'immediato atterraggio 
degli elicotteri. Solo nel me-
se di giugno del 1970 sono 
state sganciate sul Vietnam 
non meno di 160 super bombe 
ed a tutt'oggi questi ordigni 
seguitano ad essere impiega-
ti anche su zone nelle quali 
si sospettano concentramenti 
di truppe e su obiettivi ci
vili: la violenza della defla-
grazione di questa bomba e 

DIEN BAI (Sud Vietnam) — II pianto di una donna davanti al cadavere del marito ritrovato in una fossa comune 

tale che tutti gli uomini e gli 
animali che si trovano entro 
il raggio di un chilome-
tro muoiono a causa dello 
spostamento d'aria. 

La rovina anche dell'am-
biente naturale della regione 
e facilmente immaginabile, se 
si considera che nella zona di 
guerra si trovano circa 10 mi
lioni di crateri di bombe 

Ma le nuove armi di offe-
sa sono state studiate essen-
zialmente contro le persone. 
contro il bersaglio umano. 
DaU'inizio del 1970. quasi tre 
milioni di chilcgrammi di CS 
sono stati riversatl sul Viet
nam: questo gas e conside-
rato un «agente molesto» a 
bassa potenzialita letale che 
provoca sensazioni di brucio-
re ed irritazione della pelle. 
lacrime. senso di soffocamen-
to. nausea; quando raggiunge 
una concentrazione da 100 a 
300 mg per metro cubo di 
aria in luogni chiusi. come i 
rifugi dove 6 nascosta la po-
polazione civile, il gas diven-
ta letale. Coloro che ne sono 
colpiti se riescono a soprawi-
vere. presentano lesioni del 
rene, del fegato. eel sistema 
respirator io. 

Le armi incendiarie, per la 
loro azione prolungata, il ter-
rore, la distruzione che arre-
cano sono state gia da lun
go tempo impiegate nelle 
guerre- il napalm — una ben-
zina gelificata — e il frutto 
di una ricerca applicata alle 
armi svolta da un noto chimi-
co organico delFUniversita di 

Harvard, il prof. Louis Fie-
ser. Era stato definito «la 
migliore di tutte le armi» 
degli Stati Uniti. Esso svilup-
pa una temperatura di circa 
900-1000 gradi: le perdite uma-
ne sono causate dal calore 
che viene sprigionato e assai 
spesso dall'asfissia per il mo-
nossido di carbonio derivato 
dalla combustione. Inoltre la 
miscela si presenta molto ade-
siva, si attacca al corpo della 
vittima, sommando all'alta 
temperatura im prolungato 
tempo di combustione che du
ra anche molti minuti. Essa 
produce ustioni di terzo gra
do cosi profonde e mutilanti 
che i sopravvissuti appaiono 
marchiati da orrende cicatri-
ci simili a quelle di Hiroshi
ma. 

II fosforo bianco che serve 
per innescare il napalm 6 inol
tre molto tossico per l'orga-
nismo e talora penetra nei 
tessuti dove riprende fuoco 
anche dopo molto tempo. Nei 
colpiti si registrano anche 
danni alia funzionalitA rena-
le ed al sistema nervoso. II 
napalm e stato tuttavia supe-
rato da piii recenti armi in
cendiarie: il super napalm che 
sprigiona un calore che va 
dai 1300 gradi ai 2000 gradi 
C; bombe incendiarie al fo
sforo bianco e termite (da 
2000 a 3000 gradi C ) . fosfo
ro e magnesio (da 3000 gradi 
a 3900 gradi C). Malgrado 
questi orrori si seguita a con-
siderare il napalm come arma 
a convenzionale i>. 

Nelle armi anti-uomo stu
diate in questi ultimi anni la 
perfezione tecnica si unisce ad 
astuzie diaboliche: lo Shrike 
Missile (AGM 45-A) e usato 
dalle forze aeree americane 
su aree densamente popolate. 
Quando esplode vicino al suo
lo proietta 10 mila schegge 
cubiche di pochi millimetri 
che penetrano nella came e 
sono assai difficilmente indi-
viduabili con i raggi X. Le 
Steel Pellet Bomb, bombe a 
biglie di acciaio, in codice 
CBU-46, apparvero per la pri
ma volta nel 1965. Esse con-
tengono nel loro interno 300 
bombe-figlie costituite da bi
glie di metallo di 5-6 millime
tri di diametro che un conge-
gno espulsore proietta in ogni 
direzione ad elevata velocita. 
Anche questi ordigni evidente-
mente non servono per di
struggere installazioni milita-
ri, ma sono rivolte diretta-
mente contro la popolazione 

Alcune di tali bombe hanno 
anche un meccanismo di ri-
tardo, cosicche possono esplo-
dere solo dopo il cessato al-
larme. Le Silent Button Bom-
blets sono probabilmente ca-
ricate a fosforo bianco. Per 
molto tempo esse furono con-
fezionate in contenitori di pla-
stica a forma di escrementi 
di animali, che si confondeva-
no facilmente nel terreno. 

Le Gravel Mine sono parti
colarmente insidiose: esse 
contengono infatti palline di 
plastica che si frammentano 
nella esplosione in minute 

schegge non individuabili con 
i raggi X. Sono mimetizzate 
da rivestimenti colorati come 
l'erba o come le foglie sec-
che. Seminate in grande quan-
tita sul terreno esplodono ap-
pena toccate con il piede. Le 
pallottole dumdum bandi-
te dalla Convenzione dell'Aja 
riappaiono a loro volta nel 
Vietnam nel 1965 in nuove for
me: proiettili di 20 millime
tri di diametro che esplodo
no dopo essere penetrati nel 
corpo della vittima. 

Ma non bastava ancora. Ro
bert MacNamara incaricava 
un nuovo gruppo di scienziati 
di rivedere gli aspetti tecno-
logici della guerra. Gia il 
prof. Roger Fisher dell'Uni-
versita di Harvard aveva pro-
posto di creare una barriera 
contro le possibili infiltrazio-
ni nella zona smilitarizzata. 
usando congegni elettronici. 
Questa proposta fu ripresa e 
sviluppata per automatizzare 
le battaglie. L'operazione si 
articola a tre livelli: il pri
mo si basa su una rete di 
avvisatori elettronici distribui-
ti in posizioni strategiche, il 
secondo e costituito da un cen-
tro automatico di controllo e 
di comando che riceve ed 
analizza le informazioni forni-
te dagli avvisatori; il terzo e 
formato da una rete di armi, 
bombe e mine telecomandate 
che possono essere attivate 
dal centro di controllo per or-
dini impartiti da computers. 

In un articolo comparso il 
15 febbraio del 1971 su Armed 

Forces Journal gia si descri-
vevano gli impianti elettroni
ci usati negli attacchi contro 
la pista di Ho Chi Minh. Si 
trattava di sensori acustici, 
termici e sismici abilmente 
mimetizzati che trasmettevano 
i loro segnali ad un ricettore 
situato su un aeronlano. Il 
ricettore a sua volta ritra-
smetteva i dati alia base di 
Nakhom Phanom in Thailan-
dia. Qui due computers IBM 
360 65 elaboravano dati ed in
formazioni comunicandoh im
mediatamente ai bombardieri 
o facendo esplodere mine te
lecomandate gia predisposte. 
La base di Nakhom Phanom e 
uno dei piii importanti centri 
di telecomunicazioni esistenti: 
essa e anche direttomente col-
legata con il Pentagono via 
satellite. 

I sensori elettronici sono og-
gi costantemente perfezionatl: 
un People Sniffer, un « annu-
satore » di persone, capace di 
essere sensibile a quantita m-
finitesimali deH'ammoniaca, 
pub individuare la traspirazio-
ne di un corpo umano da con-
siderevole distanz«i; un altro 
e in grado di individuare le 
piii minute variazioni del cam
po magnetico terrestre deter
minate dal passaggio di trup
pe; un altro ancora e cosi 
perfezionato da riuscire a in
dividuare i bottoni metallici. 

Circa cento industrie ame
ricane sono mobilitate per la 
fabbricazione di armi automa-
tiche ed elettroniche: fra que
ste la Honvwell la Bulova 
Watch, la Uniroyal. la Bal
dwin. la Reynolds Metals. 

Altre industrie che traggo-
no profitti dalla guerra in 
Vietnam sono la General Mo
tors, la DuPont, la Avco. la 
Standard Oil, la Motor Oil. la 
Eastman Kodak, la Litton la 
Westinghouse. la Mos^nto. la 
IBM, e la Dow Chemicals 

Ma fra tutte la Honevwell 
Project, con sede centrale nel 
Minnesota e l'industria che 
studia e fabbrica il piii com-
pleto sistema di apnarecch a-
ture anti-uomo e che ricava 
il 40 per cento di tutti i pro
fitti di guerra. Essa dirama-
va ultimamente queste incre
dibili dichiarazioni: « La posi-
zione della Honeywell non e 
differente da quella di tante 
altre ditte. Essa b in grado 
di provvedere ad una grande 
varieta di equipaggiamenti 
militari e noi pensiamo si* 
giusto farlo. La Honeywell 
condivide il punto di vista di 
coloro che vorrebbero vedere 
finire la guerra in Vietnam 
il piii rapidamente possibile e 
stiamo dando un vigoroso alu-
to al governo per risolvere i 
problemi che nascono intorno 
a questo conflitto ». Tuttavia 
la stessa Honeywell Project 
Ltd in Inghilterra ha rifiutato 
di essere coinvolta nella fab 
bricazione di questi ordigni di-
chiarando: «Coloro che pro-
ducono queste armi. che ma-
novrano per ottenere i lucrosi 
contratti per questo tipo di in-
dustria e che insteme ad altri 
si adoperano per sostenere 
una politica di guerra dalla 
quale trarre i maggiori profit
ti sono certamente i piii gran-
di criminali di guerra che il 
genere umano abbia mai cono-
sciuto ». 

Laura Chiti 

LO SFRUTTAMENTO DEI MINORENNI NEL MONDO 

43 milioni di bambini al lavoro 
Una cifra spaventosa, che implica miseria, fatica, rischi nell'eta dei giochi e della scuola - II feno-
meno investe soprattutto le aree sottosviluppate - 1 tappeti di Persia fatti da dodicenni - Le figlie 
vendute e i piccoli addetti alia coltura del cotone - Gli «omicidi bianchi» nello Stato di New York 

Sono piu di 43 milioni oggi 
nel mondo i minorenni che 
lavorano. Lo rivela una rela-
zione del BIT. lUfficio in 
ternazionale del lavoro, che 
ha la sua sede a Ginevra. 
Questa cifra rappresenta il 
34> per cento dei ragazzi 
sotto i 14 anni e il 2,7 per 
:ento delle ragazze. Ol
tre il 90 per cento di que

sti bambini ai quali la scuo
la. il gioco. la spensieratez-
za sono proibiti. vivono nel
le cosiddette aree sottosvi
luppate. Nelle Filippine i la-
voratori minorenni sono mez
zo milione e nell'Iran 750 
mila. mentre in Thailandia 
vanno oltre il milione e in 
India oltrepassano i 14 mi
lioni. 

Spesso 1 ragazzi di eta in-
feriore al limite fissato dal
le leggi sono occupati in pic-
cole industrie. in particolare 
nel ramo dei tessili. delle 
conserve e della lavorazione 
dei prodotti agricoli. dove si 
cerca di compnmere i costi 
e di rimediare al basso ren-
dimento dovuto a tecnologie 
arretrate con l'intenso sfrut-
tamento di manodopera mai 
pagata. II fenomeno e rile
vante in particolare in Asia, 
in America Latina e nel Me
dio Oriente. L'inchiesta del 
BIT fa tuttavia riferimento 
anche ad «alcune regioni 
delKEuropa meridionale ». al-
ludendo senza dubbio al no 
stro Mezzogiorno (e perfino 
ad alcune citta del Nord). 
oltre che alia Spagna, la Gre-
cia e il Portogallo. 

I lavoratori fuorilegge, 
sfruttati in genere dalle pic 
cole Industrie a carattere ar-
tigianale, senza un addestra-
mento tecnico, maltrattati 
dai datori di lavoro e retri 
buiti con paghe irrlsorie, la
vorano in pessime condizio 
ni e in mancanza quasi to-
tale dl norme di sicurezza: 

adoperano la fiamma assi-
drica. oppure attrezzi ta-
ghenti, material! esplosivi o 
nocivi in vario modo. 

In Thailandia. sono stati 
trovati nelle fabbriche di si-
garette. dolciumi. biscotti e 
di pesce conservato. numero 
si ragazzi in piena attivita. 
Perfino bambine intorno ai 
dieci anni. e alcune di sei 
anni. lavorano dalle otto alle 
14 ore al giomo. per sette 
ciorni alia settimana. in lo-

cali scarsamente llluminati, 
con pessima aerazione. as 
solutamente insalubri. 
•« D; sohto — si legge nella 

relazione del BIT — si la 
vora in nuclei familiar;, di 
cui soltanto un operaio adul 
to figura nel libro paga e 
viene quindi retribuito per 
il lavoro prestato dall'intero 
nucleo. In un tabacchificio, 
i bambini vengono assunti 
come "a iu t i " direttamente 
daeli operai adulti, i quali 
cedono loro soltanto una fra 
zione infima della retribuzio 
ne normale. alia quale essi 
avrebbero diritto. se fossero 
remunerati per il lavoro pre 
stato». Da un'indagine nel-
I'lndustna tessile thailande-
se e risultato inoltre che la 
meta dei ragazzi sotto I 16 
anni impiegati nelle fabbn 
che non era mai andata a 
scuola. 

L' mdustna manufattiera 
dei tappeti e nota come uno 
dei maggiori datori di Iavo 
ro minorile. Nell'Iran. nelle 
fabbriche dello Stato viene 
rispsttato il limite minimo 
dei dodici anni e le condi 
zioni di lavoro e di retribu 
zione potrebbero sembrare 
quasi « normali » se confron 
tate con quanto avviene nel 
settore privato. La maggior 
parte della produzione di 
tappeti proviene infatti dal
le piccole imprese artigianali 
e dal lavoro casalingo. Qui 

non solo le condizioni di la
voro sono pessime. ma l'as-
sunzione di bambine sotto 1 
dodici anni e considerata ad-
dirittura normale. 

In molti paesi. poi, un gran 
numero di ragazzi. molto al 
di sotto del limite di eta fis
sato dalla legge. lavorano nel-
l'edihzia come manovali, con 
bassi salari e col rischio sem
pre presente di gravi inci-
denti sul lavoro. 

La situazione delle ragazze 
che lavorano come domesti 
che nell*America Centrale, 
nel Medio Oriente e in gran 
parte dell"Asia poco si dif 
ferenzia dalla vera e propria 
schiavitu. I genitori costret-
ti dalle miserrime condizioni 
di vita, portano le ragazze 
dai paesi in citta e le ven-
dono. Raramente queste bam
bine ricevono un compenso 
per i lavori a cui sono as 
servite: il loro'stato reale di 
schiave viene eufemistica-
mente chiamato « adozione ». 

Ma. in tutto il mondo, il 
maggior numero dei ragazzi 
;he lavorano e impiegato 
nei lavori agricoli. Nel Bra-
sile. ai bambini vengono af-
fidati compiti pesantissimi 
come i'aratura, la coltura del 
cotone. del riso e deila can-
na da zucchero. Persmo ne 
gli Stati Uniti. bambini di 
qualsiasi eta vengono utiliz-
zati nelle attivita agricole 
Sino al 1966, la legge federa 
le non prevedeva alcuna re 
golamentazione del lavoro 
dei minorenni in questo set-
tore e nelle ore del doposcuo 
la Ancora oggi le norme re 
strittive riguardano soltanto 
i lavori nocivi e pericolosi. 

Nello Stato di New York 
c soltanto in base ai dati uf-
ficiali, ben lontani dalla real
ta, e stato dimostrato che fra 
il 1949 e U 1967 dci 47 bam 
bini tra 1 5 e I 14 anni uccisi 
da incidenti sul lavoro. 42 

trovarono la morte mentre 
erano occupati in lavori agri 
coli. 

La Commissione del BIT 
che ha svolto l'mdagine sul 
lavoro dei minorenni. dalla 
quale sono stati tratti questi 
dati. sottolinea nella sua re 
lazione la necessita di un rie-
same approfondito delle le-
gislazioni nazionah. che an 
che quando contengono nor
me per tutelare i ragazzi, so
no purtroppo scarsamente ri-
spettate. 62 membri dell*Or-
ganizzazione intemazionale 
del lavoro (On,* si sono di-
chiarati favorevoh ad una 
piu severa regolamentazione 

del lavoro minorile e in pri
mo luogo alia necessita di 
alzare il limite minimo di 
eta al di sotto del quale il 
lavoro minorile dovrebbe es 
sere proibito. C'e pero da 
dubitare senamente che sol 
tanto attraverso un nuovo 
accordo - intemazionale s; 
possa giungere alia soluzione 
di un problema di cosi va 
sta portata, che affonda le 
sue radici nelle strutture eco 
nomiche e politiche di un 
paese. Non e certo un case 
che l paesi socialist! siano 
esclusi da queste agghiac 
ciant! statistiche: la tutela 
dell'infanzia e infatti pasta 
in primo piano e rappresen 
ta una regola senza deroghe 

In 50 nazioni il lavoro mi 
norile e vietato ai bambini 
sotto l 14 anni. Nell'Iran, Li 
bia. Marocco, Sudan. Siria 
Egitto. Brasile, Costarica, 
Portogallo e Turchia il limi 
te e stabilito ai 12 anni. Ma 
nel Libano, per esempio, ta 
le divieto viene preso in con 
siderazione soltanto quando 
si trattA di maneggiamento 
di macchine utensili; altri 
menti 1'cta minima alia qua
le un bambino puo essere 
messo a lavorare e di otto 
anni. 

ft .»..« 
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