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I fianchi (e i «falsari ») 

dell'alleanza atlantica 

La loquacita 
di Kastl 

e il silenzio 
di Andreotti 

«La dottrina strategica delta NATO h stata 
sempre elaborata a Washington e trasmessa 

ai paesi dell'Europa occidentale» 

I] problema di un nuglio-
re coordinamcnto tra i mem-
bri europei dell'alleanza 
atlantica sombra divcntato, 
in quesli ultimi tempi, uno 
dei ten)I centrali del dibat-
Ulo all'mterno del Consiglio 
e dei vari organism) della 
NATO. E' un tema al quaJe 
ci rieonduce anehe it famo-
so — e smentito — « docu-
monto Kastl •. « La dottrina 
strategica della NATO — 
scrive uno degli esperti di 
questa tematica, il Blumen-
feld — e stala sempre ela
borata e trasmessa ai mem-
bri europei dell'alleanza. 
Que.sto sistema ha funziona-
to bone, come era naturale, 
nei pnmi anni di esistenza 
della NATO... Oggi la situa-
aonc e molto cambiata, ma 
la dottrina strategica e tut-
tora made in USA ». 

Se si pensa a lie guerre di 
stenninio condotte dagli Sta-
ti Uniti nel mondo o ai pro
blemi sollevati dalla dram-
matica crisi interna degli 
USA, si dovra ammettere 
che nolle poche righe citate 
e racchiuso tutto il senso 
della crisi che corrode dal-
1'interno l'alleanza, e'e in 
offelti un divario crescente 
Ira gli interessi e la stra-
legia degli USA e gli inte-
ressi sempre piu pressanti di 
singoli paesi europei, e del
l'Europa ocodontale nel suo 
complesso. La subordinazio-
ne militare economica e po-
litica dei paesi europei del
l'alleanza atlantica agli USA 
si e maggiormente accentua-
ta, ma si e accentuato anche 
11 conilitto oggettivo che si 
reglstra alia base dell'allean
za e la rende sempre piu ana-
cronistica. La concezione del-
l'alleanza come difensiva e 
geograficamente limitata ur-
ta, in forme non superabili, 
con la volonta amerioana di 
dominare una parte impor-
tante del mondo e di con-
trollare, attraverso questo 
dominio, la propria crisi so-
ciale, economica e moneta-
ria. 

Le proposte deH'URSS e 
dei paesi socialisti per un 
nuovo sistema di sicurezza 
europea vengono perci6 in-
contro ad interessi vitali ed 
oggettivi anche dei paesi e 
dei popoli europei mem-
bri della alleanza atlan
tica, agli interessi tan-
to nazionali quanto euro-
pel di tali paesi, sia che 
si tratti del processl di inte-
grazione economica o del 
rapporti politici E.st-Ovest 
o dei rapporti col terzo mon
do, sia che 9i tratti di sal-
vaguardare l'autonomia dei 
process) di sviluppo demo-
cratico e sociale dei singoli 
paesi, nei confronti dei qua-
li la NATO e la predominan-
te presenza americana rap-
presentano una minaccia. ie-
ri forse meno esplicita, ora 
piii evidente, di intervento 

Visita acl una scuola di «vannakhadi» nel Laos liberate: 
nella foresta si diventa letterati, pittori e operator! 

militare a soslegno di forze 
eversivc rrazionaric Si pensi 
a quanto e avvonuto in Grc-
cia, al legame con gli St al i 
I'nili che vanta in Italia il 
parlilo della crisi e dell'av-
ventura, alle prcssinni degli 
USA per inlrodurre nella 
NATO la Spagna di Franco. 

Falso o autentico che sia, 
ed e nodo ancora da scioghe-
re. il . docuinento Kastl » 
nflelte temi, preoccupazioni, 
contraddizioni che sono in 
atto in seno alia alleanza, 
esprime una acuta crisi in
terna che rende piu urgente 
il superanonto dell'alleanza 
come blocco militare e 1'ini-
ziativa dell'Italia per la ri-
conquista dolla propria auto-
nomia e sown nit a. sulla li-
nea dell'uscita dalla NATO, 
del superamento dei bloc-
chi, di una pohtica di neu-
tralila attiva. 

Al di la, quindi, della di-
sputa. non chiusa, sulla na-
tura del •doeumento KastW, 
quel che risulta incontrover-
tibile e ehe il contenuto di 
esso riflette una problemati-
ea realmente in atto, m se
no alia NATO, come indica-
no anche i temi contenuti 
nel • Rapporto Harmel ». 
Anche da questo episodio 
viene ribadita la neeessita 
urgente che i problemi rela-
tivi all'alleanza atlantica sia-
no posti in discussione nel 
Parlamento e di fronte al 
paese, ehe sia lacerata la 
cortina di silenzio e di se-
greto che 1 governi italiani, 
per difetto di spirito demo-
oratico e di coscienza nazio-
nale, hanno mantenuto o 
eontinuano a mantenere in-
torno alle question! decisive 
di orientamento della poli-
tica estera del nostro pae.se 
e di salvaguardia della sua 
sovrariita. E non si pu6 non 
rilevare, a questo riguardo, 
come le quaranta pagine del 
« doeumento Andreotti • non 
contengano una sola varola 
sui problemi della politica 
estera. 

Se lo seandalo del • do
eumento Kastl » e l'imbaraz-
zo in cui il governo italiano 
e slato gettato a seguito 
della sua diffusione contri-
buiranno ad aprire una brec
cia in questo muro di silen
zio e di segreto, noi ritenia-
mo che si possa considerare 
positivamente il dibattito 
che ne e scaturito in Parla
mento e l'attenzione che si 
e ravvivata nel paese sui pro
blemi dell'alleanza come sul-
le minacce gravi ed acute 
che dalla sua esistonza co
me dalla sua crisi attuale 
derivano alio sviluppo della 
democrazia, alia sovranita, 

alia liberta dell'Italia. 

Umberto Cardia 
FINE 

(Gli articoh precedenti 
sono stall vubhlicati ll 
16 e il 21 liifllio). 

« Chi sa di piu insegna a chi sa di meno » — Proieltori sovietici e amplificatori cinesi — li movimento «delle tre pulizie» — Undi-
cimila scolari al tempo dei colonialisti francesi, ora sessantasettemila solo nelle zone liberate — Manioca, salgemma e magazzini 
mobiii per sconfiggere gli americani — «Possiamo continuare cosi per anni, nelle caverne e nella giungla, se e necessario » 

Le profonde radicl dell'lndoclna e la tecnlca moderna si fondono In questo combatlenle del 
Fronte patrioltico del Laos: ':ombe a m.mo alia clntura, balestra e frecce avvelenate In pu-
gno. Le armi sono nel presei.'e, I'obletllvo della lolta e un fuluro d'lndipendenza e glustlzla 

Dal nostro inviato 

ZONA LIBERA DEL LAOS, 
Utqlio. 

C'e qualcosa di piu della vi 
ta in raverna, della colliva-
zione della manioca. e della 
rosisten/a vmonosa all'aggres 
sione. Un giomo ci dissero: 
<r Andiamo a visitare una scuo
la ». Cosi partimmo di buona 
ora, percorremnio con la jeep 
una ventina di chilnmetri, poi 
ci infilammo a piedi tra le ri-
saie, su stretti argini scivolosi, 
passando accanlo a bambini 
a caccia di rane, a vecchi 
contadini che sarchiavano la 
nsaia. a bnsclietti di bamhtl 
verdi ed ombro^i, scavalcan-
do steccati ed oscillando pau 
rosamente su pnnticelli quan
to mai lenui. falli a nnsura 
del peso dei laotiam, e non 
del nostro. 

Ci infilammo in una stretta 
valle lungo la quale scorreva 
un corso d'-cqua fangoso ma 
sbarrato da una diga di ee-
mento, appena costruita dal
la popolazione stessa, sui 
quale ci Cipitd di assistere 
al piu impensato dei ginchi 
infantih. Sentimmo un frago 
re di melallo e risa spensiera 
Le, eppoi vedemmo spuntare 
da up'ampia curva la [.ill 
straordinana delle imbarca 
/loin era fatta con uno di 
quel serbatoi di ben/ina che 
gli aerei portano appesi alle 
ali, lungo tre o quattro me-
tri, al quale era stata (agitata 
via, con la fiamma ossidn-
ca, una calotta Vi stavano a 
cavalcioni due ragazzinl, uno 
davanti ed uno dietro, che eon 
lunghi pali si sforzavano di 
tenerla sui filo della corren-
te ma, rotondo com'era e sen-
za contrappesi, il serbatotn-
imbarcazione ognl due metrl 
si rovesciava e i due ragazzi
nl andavano, itllegrissimi, a ft-
nire in acqua. Se non si ro
vesciava, sbandava da tutte 
le parti andando a sbattere 
contra gli alberi della riva e 
provocando il fracasso metal-
lico che avevamo udito. 

Poi to qualche modo I due 
navigatori riuscirono a man-
tenerlo per qualche minuto in 
mezzo al corso d'acqua, e ci 
passarono davanti orgogliosi, 
uno di essi saldamente oian-
tato col sedere sulla scriita 
«BSS UUSS Air Force-cau
tion », (Forze aeree degli Sta
ll Uniti, maneggiare con cau-
tela). Avevamo avuto sotto gli 
occhi una frazione di quei 
molti tra aerei ed elicolteri 
abbattuti dal 1964 ad oggi dal
la contraerea laotiana. che 
a\revamo visto in fasce nel 
1061 e che nel 1962 colpiva gin 
il prima aereo a reazione 
dell'enoca post-coreana. un 
F. 101-D distrutto a 2500 m di 
distanza con soli 34 colpi da 
37 mm. Era il 15 dicembre 
1062. e quell'aereo non entra 
nel conto dei 1.500 abbattuti 
finora, 

Poi cominciammo, c o m e 

sempre si deve fare nel Laos, 
a salire. prima un sentiero, 
poi scalette di bambu nisi-
mtate — ce ne accorgemmo 
poi — tra capanne nggrappa 
te a| precipizio: sallvamo, ed 
emergei amo tra gambe di 
gente seduta nelle capanne, 
continuavamo a salire e giun-
gevamo a guardarci in faceia 
somdendo scambiandoct un 
« sanbaidi », il buongiorno lao-
tiano, salivamo ancora e ci 
ntrovavamo in bine gallerie 
naturali nelle quali era im-
portante capire dove bisognas-
se mettere i piedi, e dove non 
bisognasse sbattere la testa 
Ernvamo giunti alia scunla di 
« Vannakhadi ». una espressio-
ne che secondo il nnstro in 
tei-prete. pur sigmficando 
* lelteratura », compi-endnva 
anche la pittura, e il maneg 
gio dei prolettnri cinemato-
gi'afici 

Avrcbbe potuto anche esse-
re il comando di battaglione 
che avevamo in programma 
di visitare verso sera, non fos-
se stato per I'eta un po' trop-
po acerba dei ragazzinl che 
ci giravano attorno R anche 
dei i profcisori »• il direttore. 
Chan Lone!, aveva 30 anni. 
il vice direttore e capo d»l-
la se/inno mttura Khamsoik 
ne aveva 20 

Erann tulti « autnsurricien 
ti c. nel senso che il comita-
to cenlrale del « Meo Lai Hak 
sat» forniva carta e pennel-
li, macchlne cinematografiche 
e libri di testo, ma il resto 
dovevano inventarselo da soli. 
Cosi le capanne, i letti, I ca-
valletti, persino il cibo, in 
parte, erano fatti in tutta au-
tonomia, e persino l'insegna-
mento, secondo la formula 
* chi sa di piii insegna a chi 
sa di meno ». Cera in realta, 
per la sua attuazione, ampio 
spazio: allievi provenivano da 
tutte le parti del paese e da 
ognl sua nazionalitn e sotto-
nazlonalita, dalla campagna 
come daU'esercilo, e da ogni 
livello culturale. 

La scuola 
di pittura 

Applicata alle esigenze della 
guerra, la scuola di pittura 
avrebbe prodotto gli unici ar
tist) possibili in questa situa-
zione: I canton, armatl di oen-
nellj, della vita nelle risaie e 
nelle tnncee e nelle foreste; 
cosi come quella di letteratu-
ra vera e propria avrebbe 
perfezionato la tecnica della 
poesia e della scrittura, In 
chi gia si era segnalato per 
qualche sua predisposizlone. 

La terza sezione di « lette-
ratura » era riservata alia for-
mazione degli operator! cine-
matngrafici Su una spianata. 
all'ombra dei bambOl, vi era 
no file di proiettori, con una 
curiosa mescolanza di proiet
tori sovietici e di amplifiea-

« Unire le citta per unlre Be nazioni»- e compSefare le Nazioni Unite 

«messag .ensnear di La Pira 
Indicata per VEuropa «liberata dai due blocchi e trasformata da terra di contesa in terra di pace » una prospettiva nuova, quale 

« punto di partenza della de-escalation mondiale » — Ritratto di un « hregolare » della politica 

In politica — al limite — 
Giorgio La Plra 6 un «irre-
golare o Come Bertrand Rus
sell. In una ormai iontana 
occasione 1'allora morifiiunor 
Montinl lo definl, con una ve
na mlsta di rispetto e di per 
fjlessita, « un poeta della po 
itica » 

La sena In cui Norodom 
Sinanuk rlspuse al -̂ uo n.es 
suggio di auguuo per il sue 
cesso della lot La del popolo 
cambugiano senuinino La Pi 
ra evocare queild fav >!osu 
« Repubblica Elomntina » alio 
quale, di faito, egli sente su] 
tanto dJ apparlenere, 0'ine 
nume tutelare e come magi 
fitrato assoluto. Un'entitS in 
deluiiblle, gmndlcamente in-
sostenlbile, popolata di citia 
dinl senza anagrare, dl s»ntl 
econnessl e dl diavoli disanna-
tl, Eucin3 dl idee levate ineun 
tro alle Inappagate «altese 
della ptivera gente ». 

In temp) di :egnose t con-
cretezze n dwenta perfino un 
mistero per molti cume ad 
un contestu che so 1i m K 
login biblica o di t^ni.'raiiu 
IriPdlismu le intuizumi i»]J 

nane approdino a gesti * pio 
poste di ineccepiijile ra/,i..i,a 
lita c di lunziunuliUi 'rnpt'c 
cabne E' mnegabile jhe, ta 
lora, l tramtendiinenti della 
« verlta sotto 1 sigllli », aitu 
tamente calcolati, 1'abblano fa-
vorito crux come nel '39, al-

lorche riuscl a far navigare 
la sua rlvista « mistlco-asi-eti-
ca di spintualita»: Prmcijnt 
d) cui i fascist! florentini av-
vertivano 1'implanto antlfascl-
sta senza. tuttavta, lndividuar-
ne 1 ness) concretl, I mche 
«// Batgelloa si fece sntto 
con ignorante brutalita >, deli 
nire i) prolessur Lo Pira (CIP 
do che questa sia stata I um 
c8 volta per lui) addinMura 
un « masson liberal-cristnino ». 
E ancoiu quando, souov^-«. 
lario al Lavoro, giuocaxmo sui 
la « uiesperienza ». dl JUI I m 
foimatissima stampa c*.)nf'n-
dustnale taceva un gran dl 
re, riusci a imbotUg.lare, npl 
la vertenza dei marlttimi, 
quella vecclna volpe dl Achil
la Lauro. 

Candido 
umorismo 

Vi fu un tempo, dopo le 
amrnjnibtfdUve del '51 in cu; 
egli tenlo di dare un pioM 
lo a questa sua « Repubhiion » 
mvetitala, e i ebbe a fare Ma 
bil.tnci e piotocolli, tra pre 
fell] e proconsoli e In Pa'a?,/,o 
VecchiO tie nacque tanto sea) 
pore e 1 giornali deK'Enda-
nia e dell'Italcementl ne mena 
rono tanto fracasso da fame 
uno « seandalo » nazionale 

E si trattava di semplicl 
germl dl un disegno piii gene 
roso, appena mtuibile, Corse 
in parte un po' ingenuo Era 
la tazza di latte e cloceoiata 
a tutti i bimb) — riuchi e 
poveri — delle elemenlari £'ra 
il cappotto distribuito all'ini 
zio dell'inverno a clu nun .o 
pussecleva Ei.i l'appunuunen 
to a Palazzo Vecchlo per la 
matuna dell'Epiiania a lutr.i 
I ra^azzi senza balocelu L-rQ 
la ipquisizione delle vine mn 
Ulizie pei I benzatetto, in (or 
za dl una remota legge um-
bertina tipesc.tia chis^a dove 
Era la soiiduneta piena e«-n 
1 duemlla opeial Ucenzia11 chc-
avevano occupato la Plgnone 
e la messa di don Borghl 
ascoltata con ioro apparjva 
quasi santlficazione dl un ((at
to sovversivo » che rlvenlica 
va la prlorita del dlrlt'o del 
iavoratori contro ta sooiPta 
del profltto Era 11 rluuto 
deiranLicomunismo U"l'Jo e 
Inazionale del conte i'Mss-im 
bronl o di Giovanni Ma.ago 
d' con la concp.vsi jne done 
Casrinp per il ffstiviu dei 
:'<( Unitd »» uno d JI pnml pas 
si sutla slrada :'", « diai'>^') » 

La PIT a iascio Palazzo Vee 
chlo pei il suo diniego -ilia 
« dehnuiazionp della magglo-
ran/,a », da lui detinlta « ovvnv 
mente ndlcola », colplto alle 
spalle rial vari Butmi di casa 
sua. Se ne ando non senza 

sfoderare, inline, quel suo 
candido — e perclb feroce — 
umorismo allorche, risponden-
do a un consigllere socialde-
mocratico senatore per giun-
ta, che protestava 11 suo bla-
sone dl «sinistra » in nome 
dei suol cinque figll, dlsse ge-
iidamente che la numerosa 
nidiata poteva testlflcare ''es-
$er prolifico non 1'esser pro-
letanol 

I mari 
sono tanti 

Del resto II fastidlo per una 
ostinata angustia politlco-cul-
tuiale 1'aveva gia espresso 
quando nvolgendos) alia sua 
sLessa maggtoranza conslllare, 
In occasione di uno di quei 
dibattiti sulla sltuazione inter 
nazionale che nobilitarono 11 
lavoro dell'assemblea nunicl 
pale fiorentina, con un tono 
solcato dall'amarezza egli pve 
va ricordalo- « I marl sonc 
tantl, da quello della Cina 
ai Mediterraneo al Baltico ma 
voi purtiop[)0. tie vedete sol 
tanto uno 1'Atlantieo.. » Pol 
che per Giorgio La Plra mal 
il penmetio dl quella sup 
ideaie «Repubblu:a fioretitinuu 
comcise con quello segnato 
dui casclli del dazlo o dalle 
mappe amminlstiative Essa 
si dilatava ovunquo per dl-

ventare punto d'mcontro, pon-
te tra genu diverse, tra re^gi-
menti differenti. 

Le Intuizloni di La Plra per 
un rapporto nuovo e fecondo 
tra I popoli, in una sltuazio
ne oaratterlzzata da mutamen-
ti profondi e sconvolgentl, ne, 
I'era aperta da Hiroshima, 
avrebbero falto la fama di 
piii dl \u\ minlstro degli E«;ie 
n illuniiniito, in queslo no
stro Paese in cui la « fantasia » 
poliiira dal tempo dl Invnui 
sembra tassativamenl^ vie 
tata neg i ambulacn del mi 
nistero i i cui si adorano sol 
tanto I tact i nmnoll dei pro 
tocolli *ussiegosamente « pa-
rafati n La diplomazia del po
poli per costoro e Irrlveren-
te atten ato alia « oarnera » 
del leenci, e solo offesa al 
canonl mmutabill che ritro-
viamo ah'ongme di tuttl t no-
stri insu-cessi, dei nostn ser-
villsmi, lelle nostre disfatte 

Con l messaggi, pagat: <-on 
11 suo onorano di professore 
universit lrio con 1 oonve^ni 
flnanziati da uonilni ii buo 
na voloi-ta La Pira ha con 
tnbuiio i tciipie ipeita la via 
o ad uptime alt re verso i po 
poll emetgciiti — dall A.gena 
all'Afnca neia ~ a toinpcra 
re le conseguenze deila sjlnro 
tlca dip omazia atlantica cne 
per anni ha sbarrato la stra
dii pei Mosca, Pechino, Hanoi. 

Nei gloml scoisi, al VII 

Congresso delle cltta gemel-
late, svoltosi a Lenlngradu, 
nella sua qualita di prosiden-
te Giorgio La Pira ha pronun-
ciato un dlscorso in sui, una 
volta ancora, al dl la del ve 
lame dl quel suo llngunggio 
infoltito dl fronde blbliche e 
evangeliche, si avverte un rea 
Usmo trasclnante che quasi 
ipotizza un « accerchiamento » 
del governi piu riott^si de 
parte delle ctltti associate In 
un Incontro di frnlemit^ e dl 
pace le cltta Vietnami'e ge 
mellate con cltta amerirane 
fmalmenle mipegnate a ru-o 
struire e non a dlstnjggeie, 
Alessandria e Haifa: pome dl 
umta al dl sopra del due Sta-
ti in guerra. 

Unire 
le citta 

Egll ha detto testualmenie: 
« Unire le cltta per unlre te 
nazioni, quindi compiere i «e 
mellaggl come strumen'l di 
edilicazioiu della unit-e del ou 
poli- creare un slslema di pon 
ti — soientifici, tectuci, eeo-
nomicl, co nmerciali, pohiici 
cultural, sjirltuall — che, al 
limite unlsja le une ade al 
tre, in molo organict>, on t i 
nente per lontlnento, le cltt& 
grand! e piccolo dl utta la 
torra. Ques'a idea sem.illco po 

trebbe davvero dlventaro un 
tessuto unitlvo destlnato a fn-
sciare dl pace e d! orogres-
so le citta, le nazioni ed I po 
poll del mondo Intiero. Le 
« citta unite »: ecco 1'altro vol-
to, in certo modo Istitualona-
le — Integrator?, ed tn certo 
modo essenziale — del.e Ma 
zioni Unite. L'unlta di base. 
attraverso le citta, fra 1 po
poli di tutto II mondo- umto 
alia base, II mondo sara piu 
capace di essere ellelLivamen-
te ed inlegralmente unlto al 
verhce » 

Non sappiamo quale sarft 
i) destino dl questa sempiice 
ma razionale, proposU che la 
assemblea del Congresso d) 
Leningrado ha accolto eon 
grande favore E", tuttavla. un 
contubuto generoso — nella 
inerzin pressoche assoluta del
la politica ufficiale italiana — 
all'idea deLl'inevitabllitft delta 
soluzione politica e non mi
litare dl tuttl i probieml del 
mondo e a quella defini'.a dal 
lo sLesso La Plra a dol.'en er 
genza deU'Europn — di rut'a 
I'Europa — Uberata dai due 
blocchi e trasfoimata da ter 
ra di contesa In terra di pa 
ce m tendf- dl pace punio 
di partenza della de-esct.lalum 
mondiale e, peiciO, del nego 
zlato, della unlta e della pace 
mondiale ». 

Libern Pierantozz! 

tori cinesi che, insienie, for-
mavano un tutto organico e 
fun/ionante. 

A giudicare dalla moderna 
capacitn industriale, pochi nu-
nut) dovevano essere bastati 
per creare proietlon e am 
plifjcatun. A giudicare dalla 
ota, erano invece occorsi dai 
15 ai 20 anni, ai laoliani, per 
creare quelle ragazze e quei 
ragazzi che li facevano funzio-
nare, e cosi per tutto il resto. 

Aumenta 
la pYoduzione 
I ragazzi si accanivano su 

pellicolc e su generator! di 
corrente, smontando tutto li
no all'ultima vite e rimon-
Undo, perclio poi avrebbero 
dovuto, una volta promossi, 
disperdersi in tutto il paese 
ed essere, nel piu pieno sen
so della parola, autosufficien-
ti. In un paese dove anche 
il principe Sufanuvong lavora 
spesso al lume della lampa-
da a petrolio, fare del cinema 
in un villaggio siKnifica por-
tarsi dietro tutto. dal proietto-
re alia pellicnla. al (Jenerato 
re. alia benzina per farlo Fun-
zionare Occorre una carovana 
di 15 persone per trasnnrta 
re quanto e necessario 3ila 
proiezione in Ifi mm e una 
di 40 persone, per il 35 mm 

La scuola aggrappata al-
1'abisso, con I suoi 110 allie
vi di ogni i facolta >, era uni-
ca nel suo genere. Ma essa 
rientrava in un quadro che 
sembrerebbe inventato, se non 
fosse vero: al tempo dei fran
cesi e'erano in tutto il pae
se 11.000 scolari, ed ora le so
le zone libere continuamente 
bombardate ne contano 07.000 
1 238 studenti si preparano a 
divenire insegnanti, fino dal 
190-1 si e Inventata una scrit
tura per i Meo. che non ne 
avevano. e I'analfabetismo d 
stato liquidate In qualcosa 
come 500 villaggl. I < quadri » 
della rivoluzione, che all'ori-
gine in parte erano analfabe-
ti ed avevano tratto soltanto 
dall'oppressione alia quale 
erano stati sottopostl la volon
ta di lottare, ora sanno tut
ti leggere e scrivere. 

II progresso e evidente, e 
sorprendente. nel settore del
la sanita. cui I francesi ave
vano lasciato in tutto un me
dico laotiana ed ospedall con 
224 letti per tutto il paese. 
Ora le zone libere dispongo-
no di 10 ospedali milltari, 13 
ospedali provinciali, SI clini-
che di distretto, organizzazio-
ni sanitarie in centinaia di 
comuni, medici moderni e tra-
dizionali e « medici ausillari » 
migliaia di infermieri e di 
« agenti sanitari di villaggio ». 
Cosi la superstizione diminui-
sce. e diminuisce anche II nu-
mero dei bufali die nel passa-
to venivano uccisi ad ogni 
malattia, per impetrare assai 
costosamente la guarigione. 

C e il i movimento delle 
tre pulizie », che consists nel 
mangiare e bere pulitamente 
(bere acqua bollita, per 
esempio, e non acqua di flu
me) :abitare pulitamente, cioe 
allontanare gli animal) dalle 
abitazioni; vestirsi pulita
mente. Tanto e bastato per-
che le epidemie che infuria-
vano nel passato. cnlera com-
preso. siaro state drastl-
camente ridotte. anche se la 
guerra chimica degli america
ni ne crea. di tanto In tan
to. di nuove. Nel 1008, a Tche-
pnne, I prndntti chimici defo-
liantl colpirono vegetazione e 
popolazione, eausando dissen-
terla ed altri disturb! su lar-
ga scala. che causarono la 
mnrte di 20 persone. 

Aumenta la produzlone, 
dopo il brusco calo del 1965 
quando I'inlpnsificazinne della 
guerra aerea aveva spaventa-
tn la genie, inducendola ad 
ibhandnnare le risaie Sem 
bra quasi che la cnndlzinne 
della guerra sia quella alia 
quale I'unmo reagisce. una 
vol'-' che abbia deciso di resi-
stere, in mndo pnsitivo e nel 
tempo piu rapido. aguzzando 
il iirnpno nigegno sntlo la 
pressione delle necessity. Gli 
americani bruciano le risaie? 
E allora si produce la ma
nioca, che e insipida e searsa-
mente invogliante, ma nulre 
ed e indistruttibile. II Laos 
non ha mare, e quindi e sen
za saline? Allora si ricercano 
I giacimenti di salgemma e si 
risolve un problems che per 
anni era stalo di fondamen 
tale imporlanza per la slessa 
condolta della guerra gli anie 
ricani compravano i capi del 
villagiti Men con sacchl dl sa
le Ora nelle zone libere II 
sale e diventato genere In sur
plus La produzione di riso 
sui «ray ,̂ le radure scava-
to nella giungla col fuoco e 

scminate a secco, non basta? 
Ed ecco allora, contro tutte 
le difficolta dolla guerra e le 
resistenze opposle da una Ira-
dizmne millenana. die ci si 
sfnrza di introdurre il secon
do raccollo, per il quale '«-
corre molta acqua: e allora 
si preparano dighe e si sea-
vano canali. persino nelle zo
ne remote dove vivono i Meo. 
La distruzione delle citta e 
dei villaggi comporta In scorn-
parsa del commercio privato? 
1? allora nascono i magazzi
ni « slalali », l!W maga/zini di 
acquisto e vendita e 10 ma-
ga77ini mobiii. inenlrp agli an-
tichi cnmmercianti privati 
viene insegnato come coltiva-
re il riso e snnravvivere co
si alia bufera della guerra Si 
comnipreia persino con li> zo
ne occupa'e. arance di Nam 
I3ac contro benzina america 
na, sale contro stoffe, e di
strutto 1'artigianato laotiano, 
ecco che nelle zone libere es
so viene fntto risorgere, di-
ventando a volte industria. 
Trenta < basl industrial! », a 
livello laotiano, forniscono tut
to cio di cui le zone libere 
hanno bisogno. nlmeno oer 
I'essenziale 

Subentra nelle zone libere 
un nuovo costume. <-ompreso 
quello del « mutuo amlo i 
nelle campagne. espressiune 
di una solidariela umana .la
ta dalle circostanze Esso ion 
6 ancora rivoluzione sociale 
nel senso classico del termi 
ne: l'analisi di classe & nel 
Laos appena agli inizi. e c'£ 
anche da accertare se certe 
classi esistano o no, e cosa 
sia il proprietario terriera lao
tiano in un paese dove la ter
ra viene strappata spesso col 
fuoco alia giungla. Quanto 
al capitalista laotiano, esso e 
del tipo « comprador », al ser-
vizio totale del enpitale stra-
niero tanto da confondersi pu-
ramente e semplicemente col 
collaborazionista. Quando si 
parla di « rivoluzione I no », 
l'espressione va cosi intesa nel 
contesto di una nazione che 
e un insieme di nazionali-
tA diverse per lingua e costu-
mi e la cui storia ri stata ac-
cidentata e complessa (ci so
no piu laotiani in Thailandia 
che nel Laos, una dozzina di 
milioni contro tre soltanto). 
Ma e forse questo uno dei 
piu brillanti risultati della ri
voluzione: quello di avere per 
la prima volta insegnato alle 
nazinnalita piu diverse a vive-
re insieme anziche a combat-
tersi, ed a trovare il comune 
denominatore della Ubera-
zione umana e della dignita 
nazionale di fron'e ad un ne-
mico che soffia Invece sui 
fuoco delle divisioni. 

Due prospettive 
di vittoria 

Quanto a lungo questa rivo
luzione dovra combatlere per 
affeimare i semplici prmcipi 
della sovranita totale e della 
indipendenza piena, sara la 
storia a dirlo. Ma e certo 
cl)e il corso degli avvenimen-
ti nop potra essere mutato 
da nessuna forza militare o 
politica, nemmeno da quella 
degli Stati Uniti, die gia ban-
no fntto fallimento. II princi
pe Sufanuvong, presidente del 
fronte patrioltico Lao che del 
la realta che abbiamo descrit-
to i I'arlefice primo, riceven-
doci una sera nella sua ca-
verna personate, riassumeva 
in una breve dichiarazione, 
che arricchiva I'lntervista da 
lui concessa all'Unitd. tutto 
il senso della lotta laotiana, 

Ci sono, disse, soltanto due 
prospettive possibili, ed en-
trambe sono prospettive di 
vittoria. Gli Stati Uniti posso-
no prolungare ancora la guer
ra, e sarA la piu costosn. ma 
per noi vittoriosa. Oppure nc-
ccttano le nostre proposte, 
che sono rngionevoli e giu-
sle, ed allora noi realizzeremo 
le nostre aspirazioni naziona
li, ed anche gli Stati Uniti 
ci guadagneranno. ALL mo 
combaltuto panendo da zero. 
Ora la nostra zona libera 6 
grande come il Vietnam del 
Nord. E' senrsamente pnpola-
ta, ma hn ahbastanze risorse 
per tener test i per anni e 
anni alia nggressione USA. 
Penso alle pniole profetiche 
del venerate ireside:;te Ho 
Clii Mmh, il quale prospett6 
la neecssiln di ' itlare per die-
ci, quindici, anche venti an
ni ancora... Noi condividiamo 
questa decision.' Loltiamo or-
nun da 25 mini e 10 anni np-
paiono gu) come poca cosa. 
lo sono stato in mezzo al 
popolo in lotta ormai per 25 
anni, e se Nixon me lo clue-
de posso continuare cosi, nolle 
caverne e nella giungla per 
anni se e necessario. 

Emilio Sarzi AmadA 
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