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Recuperati altri 5 corpi 
sotto la coltre di fango 
sulla costa sorrentina 
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Antichissimo vaso greco 
contrabbandato dall'Italia 

al museo di New York 
A, pag. 5 

Contro gli arbitrii 
nella magistratura 

1 CAS1 da citare sarcbbero 
molti, ma ci soil'ermere-

nio sui piu noti e rcccnti. 
Approfittando della « ripar-
tizione del personale giudi-
cante » prevista dalla legge 
con 1'inizio di ogni anno 
giudiziario e die, salvo ec-
eezioni determinate da esi-
genze di puro carattere or 
ganizzativo o dall'espressa 
volonta degli interessati, si 
riduce di solito alia sempli-
ce eonferma della situazione 
preesistente, una serie di 
spostamenti vengono eflfet-
tuati. Tre pretori della « se
zione lavoro» di Milano, 
dei quali vengono ricordate 
alcune sentenze che hanno 
dato torto al padrone in cau
se riguardanti lo Statuto dei 
lavoratori, sono stati propo-
sti dal presidente della eor-
te d'appello al Consiglio su-
periore della magistratura 
per il trasferimento a sezio-
ni diverse dove dovrebbero 
occuparsi di materia mono 
« scottante ». Un giudice del 
Tribunale di Firenze e, do-
po il magistrato istruttore 
del easo Lavorini, tre giudi-
ci del Tribunale di Pisa (fra 
i quali il dirigente delPuffi-
eio ehe sta cercando di fare 
piena luce sul caso di Fran
co Serantini, il giovane a-
narchico percosso dai poli-
ziotti e lasciato morire in 
carcere), colpevoli di aver 
adottato provvedimenti non 
graditi al procuratore gene-
rale della corte d'appello, 
sono pure stati proposti per 
il trasferimento. Un giudice 
del Tribunale di Roma, ap-
partenente ad una sezione 
penale che ha avuto l'ardire 
di applicare gli articoli del 
codice tenendo conto anche 
dei principi della Costitu-
zione, e stato immediata-
mente mandato a una sezio
ne civile prima ancora che 
il Consiglio superiore deci-
da sulla proposta di asse-
gnarlo ad altra funzione. 
Ancora a Milano, dopo il ca
so Fiasconaro esonerato dal-
l'istruttoria reiativa alia 
strage di piazza Fontana, al
tri due sostituti procuratori 
si sono visti sottrarre, 1'uno 
dopo l'altro, e in soli quin-
dici giorni, l'indagine sui 
gravissimi fatti della Bocco-
ni. Infine, cinque giudici, 
component! la giunta esecu-
tiva della sezione milanese 
delPAssociazione, sono stati 
sottoposti in questi giorni 
a procedimenti discipHnari 
per avere promosso un'as-
semblea di magistrati svol-
tasi il diciotto ottobre, al 
fine di discutere sul provve-
dimento con cui la Corte di 
cassazione aveva trasferito 
il processo Valpreda da Mi
lano a Catanzaro e in esito 
alia quale fu approvato, da 
quasi duecento magistrati, 
un ordinc del giorno di cri-
tica alia decisione della Cor
te medesima: essi avrebbero 
cosi «compromesso il pre-
stigio deH'ordine giudizia
rio ». 

Occorre dire subito che 
tale prestigio viene piutto-
sto, e molto gravemente, 
compromesso da chi perse-
guc una siffatta politica di 
restaurazionc e repressione 
nella magistratura. Essa, in-
fatti, da un canto suscita al-
larme e sfiducia nei cittadi-
ni e dall'altro viola aperta-
mente fondamentali principi 
della nostra Costituzione 

CON riferimento ai primi 
esempi citati, non vi c 

dubbio che sottoporre dei 
giudici a trasferimenti dal 
chiaro intento punitivo, per 
il contenuto dclle loro deci-
sioni e per il merito degli 
atti compiuti nell'esercizio 
della loro attivita, quando 
naturalmente non si versi in 
ipotesi di grave negligenza 
(ma di cio non si puo certo 
parlare per i casi che ci in 
teressano), significa innanzi-
tutto infrangere il principio 
delTinamovibilita dei magi
strati (art. 107 della Costi
tuzione) valevole sia nguar-
do alia scde che alia funzio
ne; significa inoltre contrav-
venire al disposto secondo 
cui i giudici « sono soggctti 
soltanto alia leggc» (art. 
101 della Costituzione) e 
per cio non anche al modo 
di pensare dei « superior! »; 
significa in conclusione mi-
nacciarc queH'autonomia e 
indipcndenza che I'articolo 
104 della Costiluzione rice-
nosce all'ordine giudiziario 
e quindi a ogni suo compo 
nente, rispetto agli attacchi 
che possono pervenire tanto 
daU'estcrno che dalFinterno 
della magistratura. Queslo 
vale naturalmente anche nel 
caso in cui si possa affer 
mare che il giudice ha com-
messo errori neH'appIica/io 
ne della legge: lutti sanno 
infatti che csiste, nel nostro 
come in ogni altro Paese 
civile, il rimedio delle im-
pugnazioni, diretto (almeno 
in astratto) a evitare ingiu-
stizie facendo salva I'auto-
nomia del giudice. Si tratt? 
come e chiaro. di concetti 
universalmentc condivisi e 
piii volte rihaditi dalla stes 
sa sezione disciplinaro del 
Consiglio Superiore: « II 
principio costituzionalc se-
•ondo cui il giudice c sog-

gctto soltanto alia legge im-
porta che non vi sia potere 
o autorita o insegnamento 
costante della giurispruden-
za o comune opinione della 
dottrina che possa vincolare 
la eoscienza e rintelletto del 
giudice per indicargli la nor
ma da applicare o per im-
porgli una dcterminata in-
terpretazione di essa ». 

Per quanto riguarda poi 
la «defenestrazione» dei 
sostituti procuratori nel cor-
so di istruttorie che abbia-
no assunto una piega politi-
camente non gradita al « ca
po » (come nel caso della 
Bocconi), ben sappiamo che 
il vigente ordinamento giu
diziario, entrato in vigore, 
si badi, nel 1941, (e cioe nel 
pieno della guerra fascista) 
configura gli uffici del pub-
blico ministero secondo una 
struttura gerarchica che 
consente al titolare di avo-
care a se le istruttorie in 
corso o trasferire una istrut-
toria dall'uno all'altro ma
gistrato. Si tratta pero di 
un sistema in aperto contra-
sto con la Costituzione dal
la quale, anche se Tart. 107 
afferma che il pubblico mi
nistero « gode delle garan-
zic stabilite nei suoi riguar-
di dalle norme suU'ordina-
mento giudiziario », si rica-
va con sufficiente chiarezza 
che i magistrati componen-
ti i detti uffici fruiscono del
la stessa autonomia e indi-
pendenza che sono ricono-
sciute ai giudici. A parte il 
rilievo che ogni controllo su 
organi che come le Procure 
condizionano Pattivita giu-
risdizionale, si traduce in 
un vero e proprio controllo 
sul giudice, si deve ricono-
scere che se gli articoli 104 
e 107 della Costituzione at-
tribuiscono Pautonomia e la 
indipendenza alia «magi
stratura » e Pinamovibilita 
ai < magistrati », non auto-
rizzano alcuna distinzione 
fra requirenti e giudicanti. 
Inoltre, se Part. 108 della 
Costituzione garantisce Pin-
dipendenza del pubblico mi
nistero prcsso le giurisdizio-
ni speciali, non si compren-
de come essa possa essere 
negata al medesimo organo 
presso le giurisdizioni comu-
ni. Infine se I'articolo 112 
stabilisce per il pubblico 
ministero Pobbligo del pro-
muovimento dell'azione pe
nale e se tale obbligo, sen-
za dubbio. incombe sul tito
lare come sui sostituti, non 
e concepibile che al primo 
venga riconosciuto un pote
re di supremazia e quindi 
di sindacato nel merito del-
Pattivita dei secondi. 

I GRAVI provvedimenti di 
cui stiamo parlando, ol-

tre che illegittimi, sono fun-
zionaii a un chiaro disegno 
di pretta marca reazionaria 
e minano i fondamenli dello 
Stato repubblicano. Confi-
dando nel processo involu-
tivo posto in atto dal gover-
no Andreotti-Malagodi e nel
la composizione chiaramen-
te conservatrice dell'attua-
le Consiglio superiore, si 
mira in modo scoperto a tra-
sformare i magistrati in fun-
zionari rigidamente sottopo
sti al volere delle alte sfe-
re delPOrdinc giudiziario. 
Cosi facendo, Pautonomia e 
Pindipendemta riconosciute 
alia magistratura non come 
gratuiti privilegi, ma come 
imprescindibile garanzia per 
una giustizia imparziale c 
democratica, diverrebbero 
fonte di un potere assoluto, 
incontroilato e incontrolia-
bile, nelle mani di pochi al-
ti magistrati liberi da ogni 
legge, irresponsabili artefi-
ci di ogni disegno restaura-
tore. 

Una linea di tal gencre, 
non piii alio stato di proget-
to, ma in pieno svolgimento, 
viene denunciata e combat-
tuta con tutta la forza, la 
tenacia c Pautorita del no
stro partito. Occorre sma-
scherare il doppio gioco di 
coloro che, mentre in nome 
della « apoliticita » del giu
dice sottopongono a vessa-
zioni e mirano addirittura 
a estromettere dall'Ordine 
chi si battc anche pubblica-
mente. come e diritto di tut-
ti i cittadini, per gli ideali 
democratic!, non esitano, 
per converso, a farsi concre-
tamente partecipi di una po
litica nefasta per gli interes 
si di tutto il nostro popolo 
Respingendo il vuoto mas-
simalismo e lo sterile vitti-
mismo, dobbiamo rendcrc 
chiaro ai lavoratori e a tut-
ti gli italiani che la lotta 
per la giustizia c mdivisibi-
le e costituisce il ncccssario 
presiipposto p§r la pace c 
il progrcsso della socicta. 
Nel medesimo tempo, inter-
pretando le autcnliche aspi-
razioni di una parte sempre 
crescente dei magistrati e 
applicando quei principi del
la Costituzione che i deten 
tori del potere stanno inve-
ce violando, continucremo 
ad operare con impegno e 
coerenza, nel Paese e in 
Parlamento, perche si giun-
ga finalmente a una radica-
Ie riforma dei codici e del-
Pordinamento giudiziario. 

Vincenzo Cavallari 

Una nuova grande vittoria delle forze popolari dopo la fine della guerra nel Vietnam 
4 \ 

LAOS: accordo per il cessate il fuoco 
e per un governo di unita nazionale 
La fine delle ostilita avverra domani — L'amministrazione di Vientiane, che controlla appena un quarto del Paese, costretta ad accet-
tare i principi delFunione nazionale e di un governo di coalizione che erano stati alia base degli accordi di Ginevra del 1954 

DOMANI SI APRE A ROMA 1A CONFERENZA MONDIALE DI SOLIDARIETA' COL VIETNAM <A pagina I D 

Dopo le notizie fornite da Fanfani 

Nuove rivelazioni 
sull'apporto del PCI 

alia pace nel Vietnam 
I confaffi col Vaticano - Le missioni dei compagni Berlinguer e Pajelta 
A Longo la prima lists dei prigionieri USA - Le informazioni di Paese Sera 

Paese Sera di oggi rivela 1 contatti 
che, dal 1965, si sono avuti tra il PCI 
e il Vaticano, o personality del ' 
mondo cattolico, nella prospettiva di 
facilitare un dialogo tra Hanoi e 
Washington. Le rivelazioni di Paese 
Sera confermano su basi assai piu 
ampie e con ricchezza di particolari, 
alcuni accenni che sull'argomento 
erano apparsi su Nuove Cronache di 
lunedi e che riferivano dei contatti 
di Fanfani con il compagno Gal-
luzzi. 

II momento piii importante di 
questa collaborazione tra Direzione 
del PCI e Vaticano risale alia fine 
del 1966, quando al compagno Ber
linguer, in partenza per Hanoi, ven-
ne consegnato « in modo riservato ma 
non occulto », scrive Paese Sera, un 
promemoria di Paolo VI, in france-
se, da recapitare al gruppo dirigente 
vietnamita. II promemoria venne con
segnato ad Ho Ci Min da Ber
linguer. 

L'anno precedente, nel 1965, era 
stato ad Hanoi il compagno Pajetta 
che aveva consegnato ad Ho. Ci Min 
una lettera dell'ex sindaco di Fi
renze, La Pira, che « rispecchiava — 
scrive Paese Sera — sollecitazioni e 
preoccupazioni espresse dal vertice 
della Chiesa cattolica». A seguito di 
questa lettera La Pira venne invitato 

ad Hanoi e ne torno con alcune pro-
poste che illustro all'on. Fanfani al-
lora presidente della Assemblea del-
i'ONU. I vietnamiti avevano racco-
mandato la massima riservatezza sul
la iniziativa. ma una fuga di notizie. 

, voluta dall'allora segretario di Stato 
americano Rusk, fece fallire questo 
primo tentativo di contatto tra Hanoi 
e Washington. 

Viene inoltre rivelato per la pri
ma volta che il Vaticano offri di 
ospitare nei Palazzi Lateranensi la 
conferenza delle parti belligeranti 
che poi si sarebbe tenuta a Parigi. 
I vietnamiti avrebbero volentieri ac-
consentito a che la conferenza si te-
nesse a Roma. La avance, di ecce-
zionale importanza diplomatica, non 
venne pero raccolta dal governo ita-
liano. Tramite dei colloqui era stato 
anche monsignor Husserl. della Cha-
ritas tedesca. Sempre per iniziativa 
dei dirigenti comunlsti, venne orga-
nizzato a Praga un incontro tra lo 
ambasciabore Orlandi e un'altra per-
sonalita vietnamita; anche Fanfani 
si adopero in questo sense 

Inline, viene rivelato che la prima 
lista completa di prigionieri ameri-
cani ad Hanoi venne consegnata al 
compagno Longo, e quindi recapi-
tata a Roma e consegnata al sotto-
segretario agli esteri Pedini. Un'unita di fanteria palfuglia una zona controllafa dal Pathet Lao 

Verso lo sciopero generate del 27 proclamato dalla Federazione CGIL, CISL, UIL 

ISINDACATI RIBADISCONO L'URGENZA 
DI MUTARE LA SITUAZIONE DEL PAESE 

La conferenza di Lama, Storti e Vanni alia stampa estera - Continua la grande lotta dei metalmeccanici • Iniziati gli scioperi 
regionali nella scuola - Le vertenze degli elettrici e degli autoferrotranvieri • Oggi Venezia scende in lotta per la rinascita 

Senate: la maggioranza approva 

la previsione per il 1973 
— — • — , - * 

Un bilancio che favorisce 
gli interessi piu retrivi 

L'opposizione del PCI motivata dal compagno Va-
lenza - Secchia chiede I'applicazione rigorosa delle 
leggi antifasciste: anche parte della maggioranza 

ha votato I'ordine del giorno delle sinistre 

« Lo sciopero generale del 27 a sostegno dei rinnovi contrattuali si fara in ogni caso. Sara 
un fatto importante, una giomata di lotta di grand! proporzioni. I lavoratori vogliono conclu
de re positivamente le vertenze in attc da lungo tempo, e non per colpa dei sindacati, per 
ri versa re tutto :1 loro impegno nell'azione per le riforme, un nuovo sviluppo eeonomico e 
sociale». II compagno Luciano Lama ha pronunciato queste parole ribadendo i'impegno uni-
tario dei sindacati per cambiare la situazione nei paese, per una inversione di tendenza nei 

meccanismi dello sviluppo. di 
fronts a decine di giomalisti 
della stampa estera durante 
la conferenza che si e tenuta 
ieri presieduta da Jacques 
Nobecourt, presidente dell'as-
sociazione della stampa este
ra, E questo impegno di lot
ta dei sindacati e stato ri-
badito da Bruno Storti e 

Raffaele Vanni. 
La politica del sindacato 

esposta alia stampa estera 
dai tre segretari general i del
la Federazione Cgil. Cisl, Uil 
trova piena eonferma nel 
grande movimento in atto in 
tutto il paese. I metalmecca
nici proseguono con compat-

i tezza l'azione per rinnovare i 
contratti. Proprio ieri la Fe 
dermeccanica in un comuni 
cato diramato al termine del 
la riunione della Giunta mo-
stra di non essere intenziona 
ta ad alcuna apertura. Anche 
l'lntersind in un • comunica-
to relativo soprattutto alia 
questione deH'orario di lavo
ro. non accoglieva la richie-
sta dei sindacati per la ndu-
zione a 38 ore nella siderur-
gia. Sempre ieri i rappresen-
tanti delle Confederaziom si 
sono incontrati con il mini-
stro del Lavoro il quale a-
vrebbe fatto notare che esisto-
no possibilita di riprendere le 
trattative per i metalmeccani
ci della delle aziende a par-
tecipazione statale. A siia vol
ta, il segretario generale del
ta FIOM, Trentin, che insie-
me agli altri responsabili del
la FLM aveva partecipato ai 
lavori della segreteria della 
Federazione sindacale ha af-
fermato che «non e'e alcun 
fatto nuovo a tutti i tavoli 
delle trattative e, in partico-
lare, dopo la grave nota del-

a. ca. 
(Sefiiie in ultimo pagina) 

II bilancio dello Stato di 
previsione per il 1973 e stato 
approvato ien sera al Senato 
dopo un diba'tito di sei gior
ni carattenzzato da una forte 
e argomentata critlca dell'op-
posizione comunista e di tut
ta la sinistra, cui si sono uni
te anche cntiche dall'interno 
della stessa maggioranza, cib 
che ha sottohneato la debolez-
za del governo ,di centro-de-
stra. • •'-

Questo il risultato del voto: 
votanti 290, maggioranza ne-
ressaria 146. a favore 152, con
tro 138. I senator! comunisti 
erano tutti presenti, fatta ec-
cezione di alcuni compagni 
ammalati. 

II compagno VALENZA, che 
ha motivato il voto contrario 
del gruppo comunista, ha af-
fcrmato che il bilancio dello 
Stato presentato dal gover
no Andreotti-Malagodi e lo 
specchio di una politica che 
esponc i'ltalia a tutti i venti 
della crisi del sistema capita-
listlco mondiale, che non pub 

dominare in modo stabile le 
sue contraddizioni permancnti 
ed insanabili. 

E' un bilancio — ha prose-
guito Valenza — di tin gover
no che chiude la porta al mo
vimento dei lavoratori, ricer-
ca 1'appogqio delle forze peg-
giori del grande capitale, del
ta speculazione e del parassi-
tismo, delle forze nemiche di 

• una programma7ione demo
cratica e riformatrice. 
* Mentri questo governo re-
gala centinaia di miliardi ai 
petrolieri, nega alle Region! 
i fondi per i piani di sviluppo, 
i mezzi per la difesa del suo-
lo e per soccorrere gli alluvio-
nati, i finanziatnenti per il ri-
lancio e lo sviluppo deU'agri-
coltura. Un bilancio che, rifiu-
tando anche di prendere atto 
della fine della guerra fredda 
e della conquista della pace 
nel Vietnam, aumenta perfi-

; C t. i 
(Segue in ultima ptigina) ALTRE NOTIZIE A PAG. 4 

OGGI 

T >ALTRO ieri sera, m 
Ma TV, nella rubrica « Og-

. gi al Parlamento », k stata 
data notizia dell'intervento 
col quale Von. Fiorentino 
Sullo, mmislro per le 
Hegioni, ha replicato a 
una interpellanza presen-
tata da , parlamentari co 
munisti che riscontrano 
nell'atteggiamento del go
verno e dei suoi organi 
direttt Vintenlo di scorn-
pnmere e mortiflcare la 
vita dei nuovi entt regio
nali, respingendoli al no
lo di meri esecutori delle 
decisiom del qowrno cen
trales Mentre i/ telecro-
nisla ri/eriva i detti del-
Von. Sullo, alle sue spalle 
grandeggiara una imma-
gine in primo piano del 
ministro. il cui viso. soli 
tamente pacioso, questa 
volta ci h apparso pro/on-
damente emozionalo. se 
non addirittura sconvolto. 
slaremmo per dire, dalla 
passione. 

Soltanto il « Malttno n di 
Napoli, per la penna del 
nostro amico Luigi Fiocca, 
ci ha scelato ieri il misle 
ro dell'interiore tumullo 
dcU'on. Sullo, il quale, se 
condo Fiocca. « con pazien-
te dedizione pari alia sin-
cera vocazione regional isti 
ca sovraintende ai proble-
mi dell'attuazione delle 
Region! s. Questa afferma-
zione ci sorprende piace 
volmente: la nostra idea 
era che al governo le Re-
gioni, se ci consentile una 
espressione volgare, stessc-
ro sulle scalole. Jnvece no 
(come canla Mina): il 
governo ama le Regioni 
— ha delto Sullo — « non 

la vocazione 

solo per ossequio forma-
le alia Costituzione, ma 
per intimo convincimen-
to». Siamo, come sentite, 
in un mondo di incompre-
si: il ministro Sullo, fra 
tanta gente che ha la vo
cazione della musica o del
la poesia o della palla a 
canestro, si sente chiama-
to alle Regioni, mentre il 
governo predilige le Re
gioni a per intimo convin-
cimento ». e con tutto que
slo nessnno se ne accorge. 
Come certi amori qelosi 
assumono Vapparenza del-
Vodio, cost il trasporto go-
vernatito per le Regioni 
prende solitamente l'aspet~ 
to della diffidenza e del • 
fastidio. Non crcdete che 
il governo e Von. Sullo fa-
rebbero bene ad amarle 
un po' meno, le Regioni, 
e a rispettarle di piii? 

Un nostro vecchio ami-

' co valtellinese ci raccon-
tava che ai suoi tempi nel 

, cimitero di Chiavenna si 
poteva leggere «i una torn-
ba nealetta questa epigra-
fe: a Qui giace - »7 bam-' 
blno XY • di anni quat-
tro • prematuramente sot 
tratlo alia diplomazia ». 
Voi non potete immagina-
re come <;inmo contenti 
che Von Sullo sia ancora 
tra noi e abbia Varia di 
poterci restore per ' lun-
ghissimi anni: egli avrh 
tempo di mostrarci che la 
sua vocazione per le Re
gioni non era vana come 

• quella che il destino tron-
cb nel moriicino di Chia
venna. Siamo qui ad aspet-
tarlo al varco, questo in-
namoralo represso -

Fortebraccio 

VIENTIANE. 20 
La guerra nel Laos 6 finita. 

L'accordo relativo e stato si-
glato questo pomenggio alle 
16 da Peng Rhongsavan, con-
sigliere del principe Suvanna-
fuma, primo ministro dell'am-
ministrazione di Vientiane, e 
da Phoumi Vongvichit. segre
tario generale del Neo Lao 
Haksat (Fronte patriottico lao 
impropriamente noto come 
Pathet Lao) e «consigliere 
speciale» della delegazione 
del Fronte alle trattative che 
da varl mesi erano in corso 
a Vientiane. L'accordo sara 
ufficialmente firmato domani. 
nel corso di una cenmonia 
nella residenza di Suvannafu-
ma, alle 11 del mattino. 

La cessazione del fuoco av
verra giovedl 22 febbraio a 
mezzogiorno, su"tutto il terri-
torio del regno del Laos. 

Non sono ancora disponibi-
11 i dettagli dell'accordo con 
cluso nel momento stesso in 
cui sembrava che la pace nel 
Laos stesse di nuovo allonta-
nandosi. date le assurde ri-
chieste della ammmistrazione 
di Vientiane. Ma. secondo le 
prime indiscrezioni disponi-
bili, queste assurde richieste 
(considerare l'amministrazio
ne di Vientiane come unico 
e legittimo governo del Laos. 
fra le altre) sono state ritira-
te, e il principio della unione 
nazionale e della coalizione, 
che era stato alia base degli 
accordi del 1954 e del 1962 di 
Ginevra, viene riaffermato nel 
nuovo accordo come base fon-
damentaie della soluzione del 
problema laotiano. Si tratta, 
cosi, di una grande vittoria 
delle forae patrlottiche, che 
per questo obiettivo si erano 
sempre battute. 

La guerra nel Laos," nella 
sua fase attuale alia quale gli 
accordi pongono fine, era in 
corso fin dal 1964 quando gli 
Stati Uniti cominciavano i 
bombardamenti aerei «segre 
t i» contro le zone libere, an
cora prima di cominciare la 
aggressione aerea e navale 
contro il Vietnam del Nord. 
Contemporaneamente. essi mo-
bilitavano i servizi speciali, 
soprattutto la CIA (dotata ad
dirittura di due sue compa-
gnie aeree « civili »). per orga-
nizzare e rafforzare le « forze 
speciali» laotiane, composte 
soprattutto da montanari del
la minoranza etnica Meo. e 
usarle come ferro di lancia 
delle operazioni offensive con
tro le zone liberate dal Fron 
te patriottico, diretto dal prin
cipe Sufanuvong (fratellastro 
di Suvannafuma). Quando le 
a forze speciali» locali si di-
mestrarono insufficienti, gli 
americani (i quali non pote-
vano mobilitare 1'esercito rea-
le di destra, inefficiente e 
scarsamente combattivo) ri-
corsero ai thailandesi, decine 
di battaglioni dei quali ope-
rarono per anni a fianco delle 
forze speciali. 

L'aviazione amencana ha ro-
vesciato sul Laos, in questi 
anni, in bombardamenti sui 
q u a l i ufficialmente veniva 
mantenuto il segreto, milioni 
di tonnellate di bombe. Que
sto uragano di fuoco. tuttavia. 
non e servito a nulla. Le for
ze patriottiche, trasformatesi 
in un esercito regolare vero 
e proprio, hanno costante-
mente allargato le zone libe
re, che oggi comprendono non 
meno dei due terzi, e forse 
dei tre quarti, del temtorio 
nazionale. In realta l'ammini
strazione di Vientiane con
trolla solo la stretta vallata 
del fiume Mekong, al confine 
con la Thailandia, e nemmeno 
tutta. I bombardamenti ame
ricani d'altra parte, hanno di-
strutto tutte le citta e i vil-
laggi delle zone libere. la cui 
popolazione e stata costretta 
in tutti questi anni a vivere 
in caverna o in villaggi nasco-
sti nella giungla. Su una po
polazione di circa tre milio
ni di abitanti, 600000 persone 
erano state oostrette alia con-
dizione di profughi per sfug-
gire ai bombardamenti. 

Nel 1971 gli Stati Unit! ave
vano attuato una invasione di-
retta del Basso Laos, utihz-
zandovi due divisioni di Sai
gon. e centinaia di aerei ed eli-
cotteri. Nel giro di un mese 
e mezzo le forze d'invasione 
venivano decimate e volte in 
una disastrosa ritirata. 

Nel corso dell'ultimo anno 
U Fronte patriottico lao ha 
presentato a Vientiane nume-
rose proposte di pace. L'oppo 
si zione della destra locale, ma 
soprattutto degli Stati Uniti, 
aveva tuttavia sempre impe-
dito che si giungesse ad un 
accordo. Secondo alcune fon-
ti. negli ultimi giorni gli Stati 
Uniti, awicinandosi la scaden-
za del 26 febbraio, data di ini-
zio della conferenza interna-
zionale di Parigi sul Vietnam, 
avevano ingiunto alia destra 
ed a Suvannafuma di conclu
d e s , comunicando che col 25 
febbraio avrebbero cessato 
tutti I bombardamenti ameri
cani sui Laos. Senza 1'appog-
gio deU'aviazionc, le battutls-

{seguc in pcnultima) 

Dopo il 
Vietnam 

Dopo l'accordo di pace per 
il Vietnam e venuta I'ora del 
Laos. II patto di tregua in 
questo secondo paese della pe-
nisola indocinese sara firmato 
oggi: le operazioni militari a 
vranno fine domani. E' una 
nuova importante vittoria per 
i popoli che nel Sud-est asia-
tico hanno opposto per tanti 
anni un'eroica resistenza alia 
aggressione americana. E' 
nello stesso tempo una eon
ferma del grande valore e-
mancipatore degli accordi, che 
meno di nn mese fa j vietna
miti sono riusciti ad ottene-
re nelle trattative di Parigi 
e che hanno aperto la strada 
anche alia soluzione del con-
flitto laotiano. 

Per molti anni la guerra nel 
Laos si 6 intrecciata con quel
la del Vietnam, pur conser-
vando una sua distinta fisio-
nomia, che I'ha portata in de-
terminati momenli ad avere 
persino una maggiore asprez-
za dell'altra. 1 bombardamen
ti massicci dell'aviazione stra-
tegica americana cominciaro-
no nel Laos prima ancora che 
nel Vietnam. Per il Laos vi 
erano stati non solo gli accordi 
della conferenza di Ginevra 
del 1954, che gia avevano ri
conosciuto la sua liberta: una 
seconda conferenza nel 1962 
aveva convalidato lo statuto 
di indipendenza e di neutra-
lita. del paese, che doveva es
sere garantito da un governo 
di coalizione a Vientiane. Ma 
nel 1962 — come oggi sappia
mo dai docttmenti segreti pub-
blicati a Washington — l'am
ministrazione Kennedy stava 
gia estendendo troppo il suo 
intervento nel Vietnam del Sud 
per avere I'intenzione di ri-
spettare l'accordo per il vi-
cino paese, cui pure aveva ap
pena apposto la sua firma. 

Fu allora che la guerra lao-
liana fini col fondersi in par
te con quella che gli ameri
cani conducevano contro i 
vietnamiti. Senza I'aggressio-
ne straniera, il paese non 
avrebbe mai conosciuto un 
conflitto cosi aspro. 11 Laos 
resistette a tutti gli attacchi 
con ostinata volonta. L'eslen-
sione della guerra da un pae
se all'altro alimentava e con-
solidava fra le diverse parti 
dell'Indocina una fratellanza 
di lotta, che aveva lontane 
tradizioni nella resistenza con
tro il colonialismo francese. 
Proprio nel Laos, quando ten-
tavano Vinvasione contro il 
cosiddetto «.senliero Ho Ci 
Min », gli americani subirono 
una delle piii dure sconfitte 
di tutta la guerra. 11 Laos po
teva contare sulla stessa va-
stissima solidarietd internazio-
nale, sullo stesso appogdio 
morale e matertale dei paest 
socialist!, sulla stesra simpa-
tia dei popoli usciti dall'op-
pressione coloniale, che sono 
stati alirellanti fattori di for
za per il Vietnam. 

Non conosciamo per il mo
mento i termini esatli dell'ac
cordo, concluso dopo trattati
ve che si sono svoltc diretto-
mente fra le due parti laotia
ne interessate. Questo tipo di 
negoziati e di per se una af-
fermazione del principio che 
ogni paese deve regolare da 
solo i propri problemi senza 
ingerenze esterne, cioc del 
principio per cui si e combat-
tuto tanti anni. Voci diffuse 
da alcune agenzie lasciano in
tra wedere sin d'ora un'intesa 
assai favorevole alle forze po-
litiche che hanno diretto per 
tanti anni la resistenza ar-
mata e che comporrebbero per 
meta il futuro governo di Vien
tiane. 

Aspetleremo tuttavia il testo 
ufficiale dell'accordo per illu-
strarlo con maggiore cogni-
zione di cansa. Ma sin d'ora 
salutiamo con gioia la csten-
sione dell'area di pace in In-
docina e la sofferia vittoria 
del piccolo popolo asiatico, ch» 
non ha ceduto a nessuna mi-
naccia e a nessun ricatto. 

Giuseppe toffa 
V , 

- «J,tVf- /.* .' ; i t s , "^ , - t . < - i • V. i .-:*' £• .U v /v^ i . ^ 'sshJ.1:.«-**<. Zl- A'A*'.'" JS \f )»V Jt;V< »t\*JU ,'< 'A >JJV 1,', c - .-£•' • ' • if. il i '•' J^if"rir,r V.'2_,v *s i • JS. 'Z-*J* -f^* ,ltL\t i v , s 


