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Le lettere di Giovanni Pascoli alia « gentile ignota » 

Un piccolo vate 
per la borghesia 

L'auloproposfa di un «poefa della mediocrita» che, alle soglie del '900, offre 
un messaggio consolalorio e ambiguo: piu tardi la mano passera ai«superuomini» 

NcU'estate 1897 inizia lo 
scambio di lettere fra Gio
vanni Pascoli e la « gentile 
ignota», destinato a pro-
trarsi fino a pochi mcsi pri
ma della morte del poeta. Si 
tratta di centodue tra lette
re, telegrammi e cartoline 
di lui e centonovanta di lei 
nell'arco di quindici anni, 
ora raceolte (integralmentc 
quelle del poeta, antologica-
mente quelle della donna) 
da Claudio Marabini, dopo 
che no avevano dato notizia 
ed esempi Emilio Cecchi, 
Augusto Vicinelli, Vittore 
Branca (Lettere alia gentile 
ignota, Rizzoli, pp. 284, L. 
4500). La vita dell'autore di 
Myricae nell'anno che vede 
l'inizio della corrisponden-
za era ormai prossima ad 
una svolta decisiva: nell'ot-
tobre, con la nomina « per 
meriti speciali» a docente 
di letteratura latina all'Uni
versity di Messina da parte 
del ministro della Pubblica 
Istruzione Giovanni Codron-
chi (che gli evito le incogni-
te di un eventuale concor-
so), con il coronamento di 
un fervido desiderio di 
avanzamento sociale, si apri-
va un piu ampio spazio di 
attivita intellettuale e poe-
tica. 

La « gentile ignota », la 
trentasettenne Emma Cor-
cos, moglie del celebre ri-
trattista livornese Vittorio, 
era una dama della borghe
sia fiorentina, non scevra 
da ambizioni intellettuali e 
da tentazioni letterarie, co
me testimoniano poche no-
velle ed un libretto di de-
vozioni «mariane». Ella 
aveva ammirato e conosciu-
to per interposta persona (e 
quindi epistolarmente) il 
Pascoli dei Poemetti, il li-
bro che nella prima edizio-
ne costituisce se non una 
compiuta architettura, gia 
una sicura fondazione — 
con l'elaborazione del mito 
del Fanciullino — di una 
coerente « visione del mon-
do ». E' la concezione della 
poesia come consolazione 
(« ora cj appaga, ora ci con-
sola ») che pud scaturire, 
sotto la bacchetta del rabdo-
mante poeta, dalle « cose », 
e come conciliazione, anzi 
possibilita di abolizione del
la c lotta tra le classi » e 
della «guerra tra i popoli». 

Un documento 
illuminante 

Considerate queste pre-
messe, si pud quindi affer-
mare che il carteggio, ora 
venuto in luce, e innanzitut-
to un documento illuminan
te della reale incidenza che 
la poesia del Pascoli eserci
to, fra gli ultimi anni del-
l'Ottocento e il secolo nuo-
vo, sulla borghesia italiana. 
Esso fa parte d: quel feno-
meno di costume letterario 
conosciuto come «pascoli-
smo », insieme rito iniziati-
co e scelta ideologica conse-
guenti ad una confusa proie-
zione di frustrazioni collet-
tive in un'aura di poesia di-
messa eppur concreta, desti-
nata peraltro ad ampliarsi 
in una prospettiva < stori-
ca > di azione politica. 

Questo « pascolismo », nel
la sua apparente marginal!-
ta, rispetto alle esperienze 
artistiche e intellettuali piu 
aggressive o solidamente 
fondate di D'Annunzio c 
Croce, si e rivelato ai lettori 
del poeta uno dei fili piu tc-
naci della fitta trama cultu-
rale fin-de-siecle. Esso appa-
re owiamente, in questa cir-
costanza epistolare, tanto piu 
intimamcnte connesso al-
l'aspetto privato e intimo 
delle viccnde biografiche del 
Pascoli, da lui stesso esibite 
in versi famosi e dalla so-
rella Mariu narrate in un 
famigerato libro di memo-
rie con sconcertante can 
dore. 

Anche in questa direzione 
(di raccolta cioe del mag-
gior numero possibile di tc-
stimonianze dirette utili per 
tentare quella compiuta 
< psicoanalisi > del poeta, 
del resto awiata da Debene-
detti e Luzi) l'epistolario of 
fre, insieme a non poche 
conferme, altre utili indica 
zioni. Se ne potra avvalere 
chi vorra tracciare in futu 
ro lo svolgimento di una 
esperienza esemplare che 
riesce a suhlimare l'oscurita 
della psicopatologia dcll'in 
dividuo in una concezione 
del mondo valida per la col-
lcttivita, in forza della me-
diazione di un raffinato fil 
tro letterario. Non interes 
sano tanto da questo punto 
di vista le prcoccupazioni 
pratiche e quotidianc del 
Pascoli. che pure affiorano 
improwise e prepotcnti in 
fjuesle lettere (le intenzioni 
di farsi cditorc in proprio. 
le beghe accademichc nel-
le quali sempre si trovo in-
vischiato, le querulc dentin-
ce di incomprensioni da pat-
to di amici e di conoscenti, 
k inwehine lit! - barghigia-

no »). Interessa piuttosto lo 
sforzo di collocare questi 
sparsi episodi in una atmo-
sfera di mito personale, di 
epopea umile, ma eroica da 
proporre addirittura come 
paradigma di una vicenda 
che al di la del poeta-fanciul-
lo-vate, investe, con la sa-
cralita di un messaggio e di 
una profezia, la vita intera 
di una nazione, la « grande 
proletaria ». 

Nei versi successivi a My-
r/cac il richiamo costante e 
monotono alia propria infe-
licita, l'addossare le respon-
sabilita della propria vita 
ad un avvenimento tragico 
progressivamente assunto 
quale punto focale della 
produzione poetica, I'evoca-
zione dei morti e la alluci-
nante comunione con essi 
contengono segni certi di un 
ampliamento di orizzonte 
dalla sfera privata alio sta
tus in cui versa la societa 
tutta ed una classe in parti-
colare, la borghesia timoro-
sa di degradazione, impau-
rita dalPaffacciarsi di for-
ze nuove alPorizzonte della 
storia. 

Nel «deserto 
della storia » 
La prima risposta a que

ste paure, incerta ma di ri-
sonanza nazionale, viene da 
un poeta che indica la via 
della conciliazione, dell'in-
contro sul terreno neutro di 
una generale condizione 
umana, sul quale non val-
gono i privilegi e non bru-
ciano piu le offese; piu tar
di, e noto, la risposta si sa-
rebbe fatta piu dura, e la 
mano sarebbe passata diret-
tamente ai « superuomini » 
in attesa dell'occasione sto-
rica. 

Cosl in queste lettere le 
dichiarazioni di umilta («io 
uomo mite e solitario*) in 
contrasto con un generico 
rancore verso gli « altri», 
originato dalPossessionante 
convinzione di essere stato 
defraudato dalla vita (« Se 
gli uomini non mi avessero 
rubato venti anni, per lo me-
no, di vita, quante cose 
avrei fatte... »); l'alternarsi 
di idillici sogni di vita geor-
gica e di febbrile attivismo, 
giustificato dall'essere « an-
cora sotto il martello giova-
nile del bisogno*; la rab-
biosa manifestazione di or-
goglio intellettuale (in pole-
mica con «i camorristi del
la scienza filologica » positi-
vista) per la certezza * di 
aver istradato il commento 
di Dante nella sua via mae-
stra, perduta subito alia sua 
morte precoce persino dai 
suoi figli > (con la connessa 
evidente sovrapposizione di 
se stesso a Dante personag-
gio-poeta); o magari il con-
vincimento che la desidera
ta chiamata all'Universita di 
Bologna sarebbe stata una 
rivincita sul destino avverso 
(« una rivendicazione di cui 
esulterebbero sottoterra le 
ceneri dei miei cari»); il 
confondere in una medesi-

ma lettera lo sgomento per 
le notizie del terremoto di 
Messina e il meschino astio 
per il collega Mazzoni: sono 
tutti sintomi evidenti di una 
dissociazione, di un contrasto 
fra aspirazioni sublimi e 
realta quotidiana che si ri-
solve si nella vicdiocritas 
dell'esistenza, ma con la 
scaltrita certezza che « esser 
poeta della mediocrita, non 
vuol dire davvero essere 
poeta mediocre ». 

D'altronde questi sfoghi 
epistolari — spesso eviden-
temente calcolati in vista di 
un effetto pratico, perche la 
corrispondente era donna di 
molte e important relazioni 
— si sviluppano lungo un 
arco cronologico compren-
dente una amplissima parte 
della produzione del poeta 
che quindi di questo mate-
riale si alimenta. Non a ca-
so il momento preliminare 
alia sublimazione poetica si 
verifica in queste lettere in 
chiave nebulosamente reli-
giosa, con il rifiuto, non pri-
vo di una sfumatura moder-
nista, della gerarchia e del
la liturgia («io speravo e 
spero che si produca nel 
cattolicesimo un movimen-
to irresistibile antiimperia-
le e antipagano, il quale per-
metta poi che si possa es
sere sacerdoti e curatori 
d'anime, senza dover men-
tir a se nel trovarsi impie-
gati nell'odiosa macchina 
pretesca o papesca... ») e la 
proposta ambigua di un nuo-
vo « piccolo Vangelo» — 
magari da meditare nella 
« bella chiesa catacumbi-
na » edificata nel ricostruito 
« nido » di Castelvecchio — 
strumento di rinnovazione 
di una umanita di « anime > 
affidate alle cure del poeta. 

Cosl il < pascolismo > dal 
piano inclinato della biogra-
fia scivola progressivamen
te lungo la linea di una mo
dern a mitologia destinata a 
quella borghesia della quale 
la « gentile ignota » diviene 
un simbolo, in un'area di 
messianismo che al momen
to opportuno, magari inqui-
nato dalle piu brutali paro
le d'ordine del nazionalismo 
di Corradini, dara i suoi 
frutti velenosi. II piccolo 
borghese frustrato e avvili-
to, che nel lontano '77 bo-
lognese aveva cercato il ri-
scatto del proprio declassa-
mento nelle agitazioni socia-
liste, il poeta della natura e 
della modesta realta delle 
cose, apparentemente se-
questrato dal proprio tem
po, propone agli « altri » al
le soglie del '900, come mo-
dello di conciliazione, 1'equi-
librio vitale conseguito at-
traverso la poesia. Una poe
sia nella quale sembrano de-
cantarsi gli element] piu tor-
bidi di un autobiografismo 
esasperato, che, al margine 
delFeserci7io poelico, riaf-
fiora nella modesta ma au-
toritaria proposta di se stes
so come « vate », « messia » 
intellettuale di una classe 
alia quale intende dar voce 
nel deserto della storia. 

Enrico Ghidetti 

Storia di un Paese che ha vissuto Vesperienza di una guerra atroce 

LAIC L A PACf CONOWSTAffl 
Quattro milioni di tonnellate di bombe USA, settecentomila profughi su tre milioni di abitanfi - Come si sono estese 
le zone libera e come e stata organizzata la vita civile nelle caverne - II tradimento degli accordi di Ginevra, i governi 
fantoccio e le manovre occulte e palesi degli americani - l/azione militare, politica e diplomatica del Fronte patriottico 

Oggi i laotiani delle zone I«-
bere potranno nscire all'aper-
to, abbandonando- le caverne 
ed i villaggi sepolti nel folto 
della giungla, per la prima 
volta dal 1964. Potranno vesti-
re abiti midticolori e danzare 
in pieno giorno ed alio scoper-
to la « danza del Lam Von ». 
La low ultima guerra, delle 
due o tre che hanno vissuto 
dopo la seconda guerra mon-
diale, e Jinita, e I'aviazione 
americana ha posto fine alle 
sue trecento, o quattrocento, 
o cinquecento incursioni al 
giorno. I laotiani potranno fa
re i conti, e scoprire che a 
testa hanno ricevuto piu bom
be di quante non ne abbiano 
ricevute gli stessi vietnamiti: 
fino ai primi del 1971 si cal-
colava che sul Laos gli ameri
cani avessero lanciato tre mi
lioni di tonnellate di bombe, 
saliti probabilmente a quat
tro o cinque nel frattempo. 
Altro triste privilegio, quello 
di avere avuto in proporzio-
ne il piii alto numero di pro
fughi — 700.000 su tre milio
ni di abitanti — e di aver vis
suto, in pieno ventesimo se
colo, in condizioni analoghe 
a quelle dell'eta della pietra. 
nelle caverne abitate un tem
po dalle tigri, e « migliorate » 
a colpi di mina. Eppure, nes-
suna delle strutture della so
cieta civile e moderna e an-
data perduta. Anzi, queste 
strutture sono state migliora
te. Sia pure in caverna, o nel
le foreste. in iutte le zone li 
bere hanno continuato ad esi 
stere e funzionare. ed a svi-
lupparsi. scuole. ospedali. per
sino industrie, che nel Laos 
mancavano: la tipografia del 
Neo Lao Hasat (Fronte pa
triottico lao), era in caverna, 
cosi come le « fabbriche > tes-
sili, e gli studi cinematogra-
fid. All'aperto e'erano solo i 
combattenti, nel mezzo di una 
natura che era insieme arnica 
ed ostile, sotto un cielo che 
rappresentava un immenso e 
permanente fronte di batta-
glia. 

Dopo 
i francesi 

11 Laos avrebbe potulo es
sere il Paese piu pacifico del 
mondo. se gli americani I'aves-
sero lasciato in pace. Gli ac
cordi di Ginevra del 1954 ne 
garantivano I'indipendenza e 
la neutralita, dopo i lunghi an
ni della lotta contro il colo-
nidlismo francese. Ma avreb 
bero potuto lasciarlo in pace 
solo se essi non avessero con 
siderato il Laos « una posizio-
ne chiave nella strategia glo 
bale degli Stati Uniti > (John 
Foster Dulles), un «tappo > 
che. se fosse saltato. avrebbe 
permesso c al movimento co 
munista di straripare su tutlt 

gli altri Paesi del Sud Est asia 
tico facendo cadere nelle ma 
ni dei domunisti tutta questa 
zona ». < Perdere il Laos — af 
fermava Eisenhower nel 1959 
— significherebbe perdere tut
ta llndocina, e tutti i prodot 
ti strategici dell'Asia del Sud-
Est>. 

« Nelle caverne o nelle 
scuole, ospedali, perfino 

Cera dell'allro. Finita la 
prima guerra d'lndocina, quel
la francese. gli Stati Uniti si 
erano posli come obieltivo di 
controllare direttamente il 
Vietnam del Sud, e di minac-
ciare e, se possibile, indeboli-
re e cancellare la Repubblica 
democraticq del Vietnam. /I 
Loos, confinanle con il Viet
nam del Nord. rappresentava 
una pedtna ed una base di 
lancio di valore inestimabile. 
Cosi, quando si tratto di pas-
sare all'attuazione degli accor
di di Ginevra del 1951 che pre-
vedevano Vintegrazione delle 
forze popolari (impropriamen 
le note come Pathet Lao) nel-
Vesercito reale, e di lasciare 

foreste, in tutte le zone libere hanno continuato ad esistere e a svilupparsi 
industrie che nel Laos mancavano* 

L'impegno politico e tecnico di « Urbanistica informazione » 

IL FUTUR0 DELLA CITTA 
I temi di fondo per uno sviluppo diverso dei nuclei urbani e del loro territorio 
Una rivista che non si limita all'analisi specialistica, ma si offre come strumento 
di lotta e di confronto democratico - fatten zione posta ai problemi del Mezzogiorno 

Se dai piii recenti sviiuppi 
delta politica italiana si vo-
Iesse estrarre una vicenda 
emblematica della svolta a 
destra a cut ha apeno la 
strada il gruppo dominante 
dc con il governo Andreotti-
Malagudi. non vi e dubb.o 
die. proprio per nmanere sul 
lerreno d: quella « concretez 
za » tanto cara al pres.dente 
del consiglio. occorrerebbe 
far capo a lie vicisvludm. ur 
bamstiche. ai tentalsvi opera 
ti dal viTtice governalivo per 
modificare. svuotandola de; 
suoi contenuli piu avanzati 
la legge 865 sulla casa. per va 
nificare i poten delle Regio 
ni, per nlanciare in termi 
ni di sovrapposizione centra 
listica ed autoritana gli m-
terventi degli enti del c pa-
rastato ». 

Abbiamo sotto gli occhi i 
sei fascicoli della pnma an 
nata (1972) di < Urbanistica 
informaz:oni ». i! suppiemen 
to bimestrale di < Urbanisti 
ca > (la nvisla delllNU) di 
retto da Kduardo Salzano. e 
vi troviamo documenlati con 
preusione e punaialita esem 
plan tutti questi tentativi 
govrrnativi in una smtesi fe-
Iicomente equihbrata di de-
nuncia politica e di in forma 
zione tecnica che testimonia 
coi fatu la svolta operata 
dall'INU in questi ultimi due 
anni in direzione di una pro

spettiva nuova che non mi , 
ra a priviiegiare — come :n ; 
parte e stato nel passato — 
il momento dell'anahsi spe
cialistica. ma si offre come 
strumento efficace di lotta e 
di confronto democratico. 
dando concreta prionta alia 
dimensione politica del fatto 
urbamslico. 

Una rassegna compiuta e 
completa dei temi trattati dal 
la rivista non e in questa se-
de possibile. Si puo invece n 
levare la sua efficace presen 
za su essenziali temi di fon 
do. Intanto i prob'emi delle 
grandi citta. di Milano. di Ro
ma. di Napoli. di Torino do 
ve sono aperti, pur con am 
pie ed evidenti diversity, un 
dibattito ed uno scontro sul 
I'assetto urbanistico. sui pia-
ni regolatori. sul loro modo 
di gestione. Tutte question! 
difficilmente sottovalutabili 

.rispetto alle sorti del territo 
rio nazionale. S: pensi solo 
all'esigenza della revisione del 
piano regolatore di Roma. 
connessa direttamente alia ne 
cessita del nequilibrio terri 
toriale e sociale delia regio 
ne e quindi strettamente in 
trecciato at temi nodali del 
la questione meridionale 
(squilibri, degradazione. rap 
porto citta-campagna, Indu
strie • agricoltura. migrazio-
ni interne e congestione dei 
grossi centri). 

Un altro gruppo di que 
suoni costantemente paste al-
I'atlenzione dei lettori della 
rivista riguarda il Mezzogior
no. D n. 4 e stato in gran 
parte dedicato. ad esempio. 
ad un'ampia documentazione 
sull'assetto del territorio in 
questa parte del nostra pae
se che tanti guasti ha subito 
per le rovinose scelte politi-
che delle classi dominant!. 

In primo piano sono stati 
piu volte posti — e con ra-
gione — i problemi dello svi
luppo della partecipazione po 
polare alia gestione del potere 
e della democrazia. non in 
astratto, come pura predica 
zione moralistica ma in di-
retta connessione con i suc-
cessi ottenuti dalle lotte po 
polari, specialmente in alcu-
ni grossi centri, come Bolo 
gna. Roma e Milano. nel de-
centramento dei poteri co-
munali. E infine. ma non ul
tima. una forte attenzione ha 
portato la rivista sui grossi 
nodi ancora da sciogliere per 
consentire alle Regioni di ot-
tenere quella pienezza di po
teri che la Costituzione affi-
da loro. 

Accanto a tutto questo. una 
informazione minuta, pun-
tuale, nei limiti del possibi
le tempestiva, e sempre estre-
mamente efficace dei fasti e 
dei nefasti dell'urbanistica ita

liana: dai lottizzatori abusi 
vi condannati a Roma, ai suc-
cessi ed alle esperienze di al 
cuni comuni del Sud. dalle 
speculazioni sull* Argentario. 
ai problemi dei centri stori-
ci (Firenze. Bologna). 

La < scelta di campo > del-
1'INU in definitiva ci sem 
bra aver trovato in questa 
prima annata di < Urbanisti 
ca informazione > una sua 
precisa testimonianza. con il 
segno di una presenza im 
portante nello scontro poll 
tico-culturale in atto. E' sta 
to cioe rispettato il program 
ma di fornire appoggio e ser 
vizio c a quanti patisenno e 
contra sta no lo sfruttamento 
capitalistico del territorio >. 
Non per niente gia sul nu
mero 2 della rivista si pote-
va leggere la seguente noti
zia: € II 6 marzo scorso la 
Direzione relazioni esterne, 
servizio studi e relazioni cui 
turali della FIAT, ha comu 
nicato all'INU "che a causa 
delle riduzioni generali ap 
portate al bilancio, dovute al 
la non favorevole siluazione 
economica, non siamo pur-
troppo in grado di rinnovare 
la quota associativa FIAT al
l'INU e siamo pertanto co-
strelti a rassegnare, a partire 
dal corrente anno, le noslr* 
dimissioni" >. 

g. be. 

libero corso alle procedure de
mocratize per la creazione 
di un governo rappresentati-
vo ed unitario, Washington po

se il veto. A Vientiane, la ca
pitate amministrativa, governi 
di destra si succedettero gli 
uni agli altri, mentre alia Pla
na delle Giare le forze « reali » 
attaccavano quel Pathet Lao 
che avrebbe dovuto essere 
« integrato » nelle loro file. E 
il piii alto esponente del Fron 
le patripttico lao, il principe 
Sufanuvong, venne incarcera 
to e minacciato di una con-
danna a morte, che riusci ad 
evitare solo perche, converti-
ti i suoi guardiani, fuggi in
sieme a loro per raggiungere, 
dopo una « lunga marcia * di 
sei mesi atlraverso la giungla 
e le montagne, la zona libera 
di Sam Neua. 

La raggiunse quasi nello 
stesso momento in cui, a 
Vientiane, nell'agosto 1960, un 
capitano dei paracadutisti, 
Kong Le, allevalo con cura 
dagli americani per servire la 
loro politica di deminazione, 
si ribellava col suo battaglio-
ne rimettendo alia testa del 
governo il principe Suvanna 
fuma, allora esponente del 
neutralismo laotiano. Suvan-
nafuma non era, come si dis-
se, € pro-comunista », ma in 
un periodo in cui I'equazione 
neutralismo - comunismo rap
presentava la base della poli
tica internazionale americana, 
la sola possibilita che egli po-
tesse manlenere davvero neu-
trale il suo Paese, e quindi 
farlo uscire dal quadro del
la strategia globale america
na, faceva rabbrividire gli a-
mericani. Mobilitate le forze 
di destra, mobilitati i thailan-
desi che dal Laos erano sepa-
rati solo dal fiume Mekong, 
essi scatenarono una offensi-
va per imporre, a Vientiane, 
un € loro » governo, di destra 
pura. Le forze armate neulra-
liste erano scarse, Vesercito 
del Fronte patriottico lao ave
va appena iniziato il proces-
so di trasformazione da eser-
cito partigiano in esercito re-
golare, e U compito sembrava 
facile. Viceversa, esercito po-
polare e neutralisti, uniti. riu-
scirono a bloccare I'offensiva 
della destra, e ad imporre 
una soluzione politica che ave
va il suo cardine nella rico-
stituzione dell'unitd naziona
le. con un governo che avreb
be dovuto essere. di nuovo, 
espressione delle tre forze 
principal!' del Paese: destra, 
neutralisti, sinistra (Fronte 
patriottico). La soluzione ven
ne sancita a Ginevra nel 1962, 
dopo una serie di incontri tra 
gli esponenti delle varie forze 
politiclie ed armate laotiane 
sia alia Piano delle Giare che 
a Zurigo. B la soluzione sa

rebbe stata valida ed avrebbe 
funzionato, se una autentica 
neutralita del Laos non fosse 
incompatible con i piu vasti 
obiettivi degli Stati Uniti nel-
VAsia del Sud-Est. Un Laos 
neutrale sarebbe stato UJV 
Laos « perduto ». 

Quella del Laos non e mai 
stata una guerra di tipo clas-
sico, e nemmeno, in certo sen-
so, di tipo vietnamita. Gli ame
ricani vi hanno sempre agilo 
per interposta persona (la de
stra locale, Vesercito thailan-
dese) e per interposti orga-
nismi (la CIA, Vorganismo di 
spionaggio degli Stati Uniti), 
evitando accuratamente l'im
pegno di forze terrestri rego-
lari (ma con tanti c consiglie-
ri>, che passavano la nolle 
nelle basi in Thailandia, e si 

recavano < al lavoro * nel Laos 
in elicottero ogni mattina, e 
con tanta aviazione). Dopo gli 
accordi del 1962 la loro < guer
ra segreta > punto a trasfor-
mare il ^neutralismo* in quah 
cosa di diverso. II primo apri-
le del 1963 essi facevano as-
sassinare il ministro degli 
Esteri di Suvannafuma, Qui-
nim Pholsena, giudicato trop
po € a sinistra >. Intanto, le 
scarse unita dei paracadutisti 
di Kong Le, la sola forza ar-
mata della quale il neutrali-
sta Suvannafuma disponesse, 
venivano gonfiate a dismisura 
con elementi di destra, fino a 
quando non diventarono una 
autentica forza armata di de
stra. 

L'ultima 
fase 

Fu rifiutando questa tra
sformazione che il col. Deua-
ne proclamd la creazione di 
una forza di < neutrali aulen-
tici>, che continub a tenere 
fede alia politica di unita na
zionale, reslando a fianco del 
Fronte patriottico lao. Fu do
po aver realizzato questa tra
sformazione che gli americani 
accantonarono, come un limo-
ne spremuto, il capitano Kong 
Le, divenuto nel frattempo ge
nerale. E fu cosi che Suvan
nafuma, gia neutralista e gia 
odiato dagli americani, si tro-
v5 privo di forze proprie. spo-
stato completamente a destra, 
volontario prigioniero di una 
politica che veniva decisa a 
Washington e Bangkok, e che 
lui doveva solo avallare. 

E fu anche cosl, tra H 1963 
e il 1964, che si apri la fase 
ora conclusa della guerra lao-
tiana, per annientare le forze 
patriottiche e neutralistiche, 
e per stabilire il controllo to-
tale della destra e degli Stati 
Uniti sul Paese. 

St si deve fissare una data 

d'inizio di quest'ultima guer
ra, che gia si slava svolgendo 
con mezzi *• non convenziona-
li *, si potrebbe indicare la 
meta del 1963, quando le for
ze di destra lanciarono gran
di operazioni di < rastrella-
mento» contro la Piana del
le Giare, o il maggio del 
1964. In questo mese con 
un intervento aereo «segre-
to *, gli Stati Uniti (che gia 
avevano usato I'aviazione in 
modo massiccio prima degli 
accordi del 1962) attaccarono 
la « capitale > del Fronte pa
triottico lao alia Piana delle 
Giare, Phongsavane, dando 
Vavvio ad una « scalata* ae-
rea, sempre segreta, cioe mai 
ammessa ufficialmente, che 
doveva rapidamente raggiun
gere livelli parossistici. Cosi 
il Laos comincio ad essere 
bombardato ancora prima del 
Vietnam del Nord, attaccato 
per la prima volta nell'agosto 
1964 e regolarmente solo dal 
febbraio 1965. Sul terrene, gli 
americani preferivano utilizza-
re, insieme ai loro « consiglie-
ri viaggianti > e alia loro am-
basciata a Vientiane, che ap-
provava e ordinava tutte le 
operazioni militari, terrestri 
ed aeree, V* esercito clande-
stino* capeggiato da Vang 
Pao, un ex sergente delle for
ze colonialiste francesi, e re-
parti thailandesi regolari. Ve
sercito di Vang Pao rappre
sentava la versione laotiana 
delle € forze speciali > ameri-
cane, ed era completamente 
autonomo dal c governo > di 
Vientiane, ma non dalla CIA, 
che lo inquadrava. pagata e 
mandava in azione. Era, in 
sostanza, Vunica forza com-
battente esistente, dato che 
Vesercito reale, pure control-
lato dalla destra, continuava 
a dimostrare scarse capacita 
di combattimenlo. e soprat-
tutto scarsa voglia di com-
battere. I thailandesi, inviati 
a battaglioni e reggimenti in-
teri, prima camuffati da lao
tiani e poi apertamente, co-
stituivano Valtra forza arma
ta combaltenle a disposizione 
degli Stati Uniti. 

La particolare condizione 
del Laos, paese di montagne 
scarsamente abitate, permise 
agli americani di creare delle 
basi, anch'esse segrete, all'in-
terno delle zone libere. Cosi 
sulla cima di Pa Thi essi po-
terono installo^ nttrezzature 
elettroniche per dirigere i 
bombardamenti sul Laos stes
so e sul Vietnam del Nord, 
fino a quando la base sulla 
cima della montagna non ven
ne conquistata dalle forze pa
triottiche lanVane: mentre a 
Sam Thong-Long Clicng. a sud 
della Piana delle Giare, la CIA 
organizzava due basi munitis-
sime, fulcro dell'azione del-

Vesercito di Vang Pao. E an 
ch'esse vennero attaccate e. 
a piii riprese, pressochd an 
nientate dalle forze popolari. 
Poi, nel 1971, tra febbraio e 
marzo, gli americani tentaro 
no il colpo che, almeno nelle 
intenzioni. avrebbe dovuto ri 
solvere una volta per tutte, 
e d'un colpo solo, problema 
laotiano e problema vietnami 
ta e problema cambogiano: 
Vinvasione, con due divisioni 
di Saigon appoggiate nelle re-
trovie dal corpo di spedizio 
ne americana e da centinaia 
di elicotteri ed aerei slatuni-
tensi. L'invasione venne effet-
tuata lungo la strada nume 
ro 9, che corre dalle coste 
vietnamite fino al confine thai-
landese attraversando il bas 
so Laos. Se fosse riuscita, en 
sa avrebbe tagliato le vie di 
comunicazione delle forze del 
la resistenza indocinese, e le 
avrebbe private di qualsiasi ri-
fornimento. Viceversa, nel gi
ro di un mese e mezzo, le for
ze d'invasione vennero fatte a 
pezzi, e gli americani paga-
rono con la perdita di centi
naia di elicotteri una opera-
zione che sembrava facile, e 
non lo era. 

I cinque 
punti 

II risultato netto di tutte le 
offensive della destra e degli 
americani e stato un conside-
revole allargamento delle zone 
libere, che coprono ora la 
maggior parte del Paese. 11 
Fronte patriottico lao, dal can
to suo, mentre resisteva e con-
trattaccava, agiva anche sul 
piano diplomatico, del nego-
ziato, proponendo nel marzo 
1970 cinque punti per la so
luzione del problema laotia
no che restavano saldamente 
ancorati agli accordi interna-
zionali sottoscritti e violati da
gli Stati Uniti e dalla destra, 
e alia realta concreta del Pae
se. I cinque punti prevedeva-
no: 1) rispetto della sovrani-
ta, indipendenza, neutralita e 
integrita territoriale del Laos; 
2) rinuncia a qualsiasi allean-
za militare con altri Paesi c 
adozione di una politica di 
stretta neutralita; 3) rispetto 
del trono, libere elezioni, 
creazione di un governo de
mocratico di unione naziona
le; 4) creazione, in attesa del
le elezioni, di una conferenza 
politica consultiva e di un go
verno provvisorio di coalizio-
ne; 5) unifkazione del Paese 
attraverso consultazioni tenu-
te sulla base del principio di 
eguaglianza e di concordia na
zionale. 

Aprendo il 17 ottobre 1972 
i negoziati a Vientiane, il 
Fronte patriottico non si & 
mai discostato, nella sostan
za, da questi principii- Non vi 
si discosta neppure Vaccordo 
ora raggiunlo, che apre la 
strada ad una soluzione paci-
fica del problema del c Paese 
del milione di elefanti* e, si 
potrebbe ora aggiungere, c dei 
quattro milioni di tonnellate 
di bombe*. 
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