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vecchi e nuovi nella gara per la Presidema americana 

i 
Bob Kennedy, pioniere ritardatario 

Una carriera politica ricca di ambivalenze - I « primi eroi»: Mac Arthur, Hoover e Pinquisitore McCarthy 
Gli anni della Casa Bianca e la nuova sfida degli »anni 7 0 » - I contatti ufficiosi con Johnson 

« I o annuncio, qui, oggi, la mla candidatura alia presidenza degli Stati Unl-
t\ ». In picdi davanti al microfoni, in una sala del Senato gremita di giorna-
listi, il senatore Robert Kennedy ha finalmente pronunciato, il 16 marzo, le 
parole che il suo pubblico si aspettava da anni. La formula dell'annuncio (la stessa 
che suo fratello ha usato otto anni prima), la sede prescelta (evocatrice degli 
stessi ricordi) e la messa in scena (accanto al candidato, la moglie Ethel, graziosa 
e brillante come si conviene a 

«f 

una Kennedy, e nove dei loro 
dleci flgli) sono state quelle 
che qualunque esperto di psi-
cologla nlettornle avrebbe dato 
per scontate. Diverse sono, In-
vece, le circostanze. Dopo aver 
rinviato per anni la grande 
declslone, in attesa del mo
menta piu adatto, e dopo aver 
ripetuto fino a ierl dl non ve-
dere «una situazione preve-
dibile » nella quale ritirare lo 
appoggio a Johnson, Robert 
Kennedy ha dovuto addirittu-
ra rlncorrere il treno delle 
primarie. N6 b questo il solo 
scherzo che il destlno abbia 
giocato a Bob. Due settlmane 
dopo la conferenza stampa al 
Senato, Johnson e stato infat-
ti in grado dl prenderlo di 
contropiede, con il dupllce 
colpo dl scena del suo discor-
•o alia TV, mentre cercava dl 
riguadagnare 11 terreno perdu-
to attaccando a rondo la Ca-
aa Bianca sul campus unlver-
sltari. Kennedy e parso « sor-
preson. E ha reagilo con una 
converslone addirittura cla-
morosa: dalle parole roventl, 
* passato agll elogl, si e fat-
to ricevere da Johnson, gll ha 
offerto, per glunta invano, la 
sua collaborazione. 

Tutti per uno 
uno per lufli 

Ora che la grancassa eletto-
rale batte a pleno ritmo, la 
iqulpe di Robert Kennedy ha 
buone speranze di far dimen-
ticare al grosso pubblico que-
ste dlsavventure. Non si pub 
dire, tuttavia, che esse non 
abbiano lasclato traccla. Al-
l'opinlone piu consapevole, la 
tortuosa vicenda della candi
dature e i suol movimentati 
lnizi sono apparsl come la con-
ferma di uno del contrasse-
gnl piu tiplcl dell'uomo che 
l'Amerlca conosce soprattutto 
come il fratello deU'altro Ken
nedy: l'ambivalenza, 

Robert Kennedy ha oggi 
poco piu di quarantadue an
ni e, dletro di s6, una carrie
ra politica ricca di indlcazio-
ni in questo senso. Settimo 
del nove fratelll e piu giova-
ne dl John dl quasi nove an
ni, ha servito, come lui. in 
marina, e, come lui, ha stu-
diato legge a Harvard. A ven-
tisel anni, appena laureato. e 
entrato al Dipartimento del
la giustizla, e, poco dopo, nel 
comitato dl mchiesta sulla 
«lealta» del funzlonart go-
vernativi, presleduto dal fami-
gerato senatore Joseph McCar
thy. I biografi della famiglia 
Kennedy adducono, come at> 
tenuante per questo discutibl-
le esordio, le poslzlonl dl for-
za che McCarthy si era asslcu-
rato nel Massachusetts, Sta
to che John rappresentava al 
Senato, e i legaml tra le due 
famlglie: lrlandese, come Mc
Carthy, e vecchlo fasclsta. Jo
seph Kennedy nutriva per il 
m cacciatore di streghe » una 
ammirazlone e un'amlcizia 
cordialmente ricamblata. Ma, 
osserva Arthur Schleslnger, 
McCarthy epiaceva veramen-
te » anche a Robert. Ed e an-
cora Schleslnger a dlrci che 1 
m primi eroin di Bob in poli
tica furono il vecchlo presl-
dente Hoover, repubbllcano e 
ultra-reazlonario, e il genera-
le Douglas Mac Arthur; che 
•gli accolse gli accordi di Yal
ta come «un tradimento na-
sionaiea e che «ha guarda-
to e continna a guardare con 
•ospetto 1 liberall di profes-
alone ». Tuttavia, nel '56. ri-
trovlamo 11 giovane Kennedy 
nello stato magginre di Adlal 
Stevenson, candidato liberate 
del partito. contro !a seconda 
candidatura Eisenhower un 
lavoro che gli send, probabll-
mente, soprattutto per farsl 
le ossa come organizzatore e 
propagandista elettorale. ed es-
•ere in grado di assumere 
questo ruolo, a partire dal-
l'autunno del "59. al servizio 
del fratello maggiore. 

Eletto presldente. John lo 
pose alia direzione del Dipar
tlmento della glustlzia e ne 
fece il suo braccio destro. 
« Tutti per uno, uno per tut
ti» e 11 motto del clan. E non 
ft> un segreto che I'ora di Ro
bert sarebbe dovuta venire. 
nel pianl di famiglia, nel 1972, 
dopo che dodlci anni di per-
manenza dl John alia Casa 
Bianca avessero consolldato 
resperlenza della « nuova fron-
tleraa. Nel frattempo. VAt
torney General si prodlgo sen-
aa risparmio. St adopero per 
cancellare la fama di giovane 
polltlcamente poco scrupolo-
ao, assetato dl potere e spe-
ciallzzato (sono parole sue) 
nel etorchiare 0 prossimoa, 
che si accompagnava al suo 
curriculum; di eliminate, an
che In un senso piu ampio, 
quello « sguardo f reddo e cat-
UTO», quell'arta cdl uno che 
tra poco da plgllo al fuclle e 
accoppa tuttl prima di pran-
soa (sono parole del fratello 
In una scherzosa lettera del 
tempo dl guerra) che guasta-
no a volte la sua tntogema 

Si sforeo. anche. di costrul-
re una nuova immagtne di se 
come uomo politico. C. in 
parte, a rtuscl. Nel marzo 
del ID, per Newsweek, che 
gli dedica u servizio dl coper 
Una, • un uomo «tenace, du-
fO, prorvlsto dl un'energta 
M M Umltl • dello selo dl fin-

cere a tutti i costl», ma e 
anche il « numero due» del-
Vequipe presldenzlale, parte 
rilevante dl tutte le inlzlative 
che danno forma alia politica 
kennediana: dagll affari In-
ternazionall ai dirlttl civlli. 

Questa ascesa doveva essere 
bruscamente Interrotta. e Ir-
rimediabilmente compromes-
sa. dal delitto dl Dallas. Per-
duto, oltre che un fratello. il 
suo battlstrada politico, Bob 
ebbe presto modo di accerta-
re che il successore non era 
disposto, neppure a prezzo 
del necessar] compromessi, a 
lasciargli la parte dl delfino, 
sicchtS, se voleva lasciare in-
variati gli obbiettivl fissatl 
per il "72, avrebbe dovuto la-
vorare da solo. II punto fu 
chiarito, a quanto sembra, 
dallo stesso Johnson, in un 
tempestoso colloquio privato, 
e In termini particolarmente 
pesanti. Cosl, nell'autunno del 
'64, Kennedy jr. lascib il go-
verno per il Senato. 

La rivalita tra i due uoml-
nl ha fatto spandere, succes-
sivamente, una massa consl-
derevole dl lnchlostro, gran 
parte della quale si e conden-
sata nelle pagine del libro dl 
William Manchester su Dallas. 
Nessuno pub dire fino a qual 
punto acqueline e Robert ab
biano allmentato e in quale 
misura frenato questa ondata 
di rivelazioni, quasi tutte a 
danno dell'lmmagine dl John
son. CI deve essere stato, pe-
rb, anche una specie dl tacl-
to patto. In base al quale ac
cuse piu gravi sono sta*e la-
sclate in sospeso e 1 dati che 
potrebbero forse sostanzlarle 
non sono uscitl dagll archivi 
d| famiglia. Ancora nelle scor-
se settimane, una domanda a 
proposito del rapporto War
ren ha posto visibilmente a 
disagio il neo-candidato, che 
ha finito col dare al tanto di-
scusso documento una paten-
te dl autenticita. 

Le posizioni dl Kennedy nel 
<t grande dibattito » america-
no di quest! anni sono perb 
le piu illuminanti, anche per 
quanto rlguarda, oggi, la sua 
figura di candidato. Per tut-
to il 1965, mentre si splega 
1'attacco aereo alia RDV, il 
suo atteggiamento verso John
son oscilla tra la neutrality 
e 1'appogglo critlco. La pri
ma dichiarazlone di rottura b 
del fphhraio '66 ed e. In 
compenso, dl notevole peso: 
egli osb Infattl porre. nel cll-
ma favorevole creato dai ri-
sultnti HoirinrhiPMa F»llbr»«ht 
il problema chiave del FNL 
e di una sua futura parted-
pazione «ai negoziati e alia 
responsabllita del potere ». Ma 
quando Johnson, dopo le pri
me reazioni intimidatorie, ma-
novrb per aggirare la questio-
ne e lndlcb come quadro per 
una soluzione dl essa le ele-
zioni-farsa di Saigon, Kennedy 
stptte al gioco e dichiarb di 
« non vedere un disaccordo ». 

Mediatore o 
«deus ex machina»? 
In seguito, il noma del gio

vane senatore e apparso piu 
spesso tra quelll dei critici. 
Due prese di posizione con-
tano tra le meno estempora-
nee. Una e il discorso del 9 
febbraio 1967 allTJnlversita di 
Chicago, con il suo appello a 
tener conto della realta del
ta Cina per non «lavorare nel 
vuoto > in Asia. L'altra e Tin-
tervento del marzo successl-
vo al Senato, che flssava per 
11 Vietnam tre punti: fine del 
bombardamenti, de-escalation 
control lata dall'OND e « com-
promesso» con il FNL, ac-
compagnato da una «presen-
za militare» lnternazionale 
nel Vietnam del sud. Natural-
mente, nel fuoco della pole-
mica, Kennedy ha superato a 
volte i limiti indicatl da que
st! pronunciamenti. cosl co
me. altre volte, e rimasto al 
di qua. Essl possono essere 
percib considerati come 11 cen-
tro dl gravita della sua piat-
taforma politica in questo pe
ri odo. 

In breve. Bob non ha pre-
enrso il dissenso ed ha anche 
evitato. per quanto ha potu-
to. dl confondersl con esso, 
preferendo accreditare presso 
il partito una sua vera o pre-
sunta capacity di far da me
diatore fra le posizioni del 
presldente e quelle degli op» 
positori. e di rappresentarle 
entrambe. II suo ruolo e sta
to. come ebbe a scrivere An
drew Kopkind sul New Re
public. soprattutto quello dl 
leader del « partito Kennedy * 
e del suo govemo ombra. La 
vicenda recente del contatti 
ufftciosl alia Casa Bianca ha 
pol most ra to come egli si il-
ludesse dt poter assumere al-
Itiltimo istante, col consenso 
di un Johnson ormal finito. il 
ruolo dl deus ex machina nel 
dramma vletnamlta, e come fl 
fiasco sublto su questo terre
no abbia pesato in misurm so> 
stanziale nell'indurlo al muta-
mento di programma. 

L'altra spinta e venuta. co
me * noto. dal clamoroso 
successo del senatore McCar
thy: un fatto nuovo cne na 
travolto tutu gll scheml poll-
tici traduuonah. Robert Ken
nedy si e reso'conto, leggen-
do t nsultau del New Hamp
shire. dl aver sottovalutato la 
portata del mutamenti prodot-
Usi in questl anni • di quel* 

11 probabilmente in cammino, 
e, secondo la cruda analisl dl 
James Reston, ha compreso 
che un ulteriore rinvio del 
confronto con l'elettorato rl-
schiava di rldurlo da giova
ne promessa a figura del pas
sato. Gli sviluppl successivi gli 
hanno dato ragione. Certo, il 
mito della « nuova frontiers o 
ha ancora uno spazio e dei 
seguaci. Ma la disfatta sublta 
dall'America nel confronto 
con la guerra popolare viet-
namlta, la crisl che scuote le 
fondamenta politico-economi-
che della sua egemonia lnter
nazionale, la rivolta del « ghet-
ti» neri preannunciano per 
gli anni *70 una sfida ben piu 
dura dl quelia che U primo 
Kennedy aveva rilevato. II pro
blema e ora dl vedere se il 
Kennedy numero due sara ca-
pace di adeguarvisi. 

Ennio PolHo 

Robert Kennedy a collo
quio con I'ottantaquatlren-
ne capo Indiano Alfred 
Pilsmore, nella i rlserva > 
Sioux di Pine Ridge (Sud 
Dakota), durante uno dei 
suol recentl girl elettorali 

II pittore jugoslavo Vladimir Velickovic espone a Roma 

Violenza angoscia e vitalita 
di un pittore senza esattezza 

jgEs£s*g?>^ 

Vladimir Velickovic: c Disegne » (1966) 

E* possibile che la violenza dei 
grandi disegni (1906-'S7) di Vla
dimir Velickovic (galleria «II 
fante di spade» • via Ripelta 
n. 254) corra il rischio di essere 
letta e interprelata seguendo due 
percorsi mentali diversi, I'uno 
tutto contenutistico. Valtro tutto 
formale. Del rischio ei awerte. 
nella presentazione del formida-
bile pittore jugoslavo. Luiai Car-
luccio che sottolinea la compro-
missione piena e reciproca di se
gno e figura nello spazio dei fo-
gli e scrtve: < Alia base di tale 
compromissione e'e lo slancio. o 
p'wtto<to Vesplosiove di una ca-
rica d~enerma lanciata alTatlac-
co. Ce la forza stessa della no-
tura. Bisogna pensare aUe forze 
irnductbili della natura. se non 
si vuole restate iTTefili. anzi rn-
trappolati dalla violenza nuda 
delle immagini di Veliclfcoric e 
dal suo spregio evidente per ogni 
grazia o delicatezza d"espressio-
ne: se non si vuole restore tirr-
bati dai dettagli di una fioura-
zione aggressiva e persino sfron-
tata che nella sua interezza no
stra esplicitamente di voler es

sere un atto vwlento di conte-
stazione...». 

Che la manxera di c scrivere > 
di Velickovic sia una maniera 
violenta di contestare la violen
za non e'e dubbio. II dubbio. sa
rd contenutistico ma va avanza-
to lo stesso. e'e, invece, e sul 
fatto plastico che Vunxti di se
gno e figura sia la struttura par-
tante dell' esplosione d"una c ca-
rica (Tenergia lanciata aWattac-
co >; e sul fatto che tale esplo
sione vada ricondotta semplice-
mente alia forza stessa della 
natura. 

lo credo, anche avendo presen-
te la pittura di Velickovic per i 
suoi valori di materia e di ge-
sto. che Questi disegni vadano 
ricondotti. per essere giustamen-
te intesi i»! loro messaggio esi-
stenziale, aWarea delta pittura 
c informale * di piu spiccato ca-
rattere sociale e urbano. Sard, 
questa di Velickovic, anche una 
veritiera e originale «usctto * 
plastica dall'informale (ce ne so
no state anche da noi di impor-
tanti: piu quetla < sociale * di un 
Vacchi. ad esempio. che queUa 

Mostra a Milano 

I tesori d'arte di Cipro 
Nei primi giornl del mese a maggk) I'Ente Manifestazioni • 

Miianesi inaugurera oel Palazzo Reale <U Milaoo una Mostra Z 
dedicata al € Tesori d'Arte di Cipro >. realtzzata per la prima Z 
ed unica voita in Italia grade alia caUaborazione degli organi • 
culturali govemativi della Repubblica di Cipro. " 

Si tratta dl una rassegna di duecentosettanta opere d'arte -
dpriota risalenU al penodi neolttico. cakolitico, apriota an- Z 
tico medio e recente. cipro-geometnco, apro-arcaico. Cipro- -
classico. ellenistica romano. paleocristiano. bizantino. Franco. Z 
turco. gotico. che comprenderi statue, icone, oreftcerie. ce- ; 
ramiche. stoffe pregiate. costumi e documenti di arte popolare. -

La Mostra cTesori d'Arte di Cipro* rientra nell'ambrto I 
delle tnixiaUve dell'< Estate d'Arte 1968 » che I'Ente Maniresta- • 
zioni Miianesi realizzera coo la collaborazione deilEnte Auto- Z 
nomo Teatro alia Scale, dell'Ente Autonomo Piccolo Teatro, Z 

J della Radiotelevisione di Milano. della Compagnia del Teatro -
Stabile Milanese • dalla Polifooica Ambrodana. Z 

€ naturalistica > di un Morem). 
Ma non si pud tacere sul lotto 
che quel che si lascia dietro Ve
lickovic — e sembra approdare 
a una « riva » delta violenza do
ve sono riconoscibUi le «ira-
pronte* di Francis Bacon, di 
Otto Dix. di Renzo Vespignani 
anche — e Vesperienza * infor
male* di Pollock, di De Koo
ning. di Gorky, di Wets (espe-
rienza che. a mio awiso. rnan-
tiene un forte potere di « risuc-
chio* anche perche quelia che 
fu la base sociale e ambientale 
di essa non e cambiata ma sol-
tanto incancrenita). 

Mi sembra. dunque, che Luiai 
Carluccio non sia nel grusto 
quando scrive di forza della na
tura e di una carica di energia 
lanciata oWattacco. Per ora Ve
lickovic non attacca nessuno: re-
gistra. anche arandiosamente. 
nella rovina esistenziale come 
Teco di una piu generate rovina, 
L'angoscia. la paura, la violen
za. Q vitalismo danno oddosso 
a queTTuomo che pure si vuole 
salvare. awisare. E ancora la 
immersione nella vita della pit
tura € informale » con un senso 
perb nuovo ed esplidto delta ca-
duta umana. Anzi. a questo pro
posito. i suoi grandi tcaprichos* 
sembrano figurare strani preci-
pizi sul crri ciolio U pittore ac-
compapna Topulenza e lo vitalitA 
delle figure umane di Rubens e 
del barocco europeoz oppure 
sembrano figurare delle terribi-
li fosse dove le forme stamo a 
decomporst e «naftrrole> meta-
morfosi awiene daWumano al 
bestiale (si vedano i molti fogU 
con i volt i umani che trapassano 
in forme animali). 

Con questi disegni siamo mot
to avanti. propria per la capo-
citd di Velickovic di mventare 
metamorfosi. rispetto a una si-
tuazione deWarte « informale » 
spaanola che pure e stata assai 
tipica in senso europeo occiden-
tale. E, in Velickovic. mi Mem
bra. non c e nemmeno un po' di 
quel dramma cristiano che e'era 
neUa situazione plastica spaano
la: questo fatto potrd consentir-
gii ai reeliatore btn altra riva-

latnce organizzazxone di segni e 
figure al fine di registrare la 
violenza del modo di vita bor-
ghese e, forse. anche al fine di 
attaccare dawero e con tutta 
la precisione che oggi i neces-
saria. 

Un'obiezione. infatti, deve es
sere fatta a Velickovic proprio 
sulla questione dell'esattezza che 
non i meno necessaria deWener
gia. Per non essere esatto. co
me e quanto U momenta attuale 
umano e sociale chiede. una par
te dell'energia vitale e critica 
delTartista jugoslavo va spreca-
ta o si concentra sui margini e 
sui dettagli. oleum dei quali an
che raffinati e aggraziati. Quan
to alTerotismo di Velickovic i 
cosa forte, e un po' uno scongiu-
ro contro oft accidenti della vita 
e contro la mart* — come scri
ve 3 Carluccio. Ma. pUtstica-
mente. non basta a costruire 
un' rmmagine della vita che per 
resistere dawero deve anche es
sere costruttiva e armata. e non 
basta nemmeno a vincere la mat
te: almeno quetla morte che. 
contro natura e contro la costtu-
zione storiea. altre energie assai 
bene organizzate continuano a 
produrre secondo un piano che e 
viofento e raffinato. 

Certo e aid molto che ei siano 
ooai artisti che padroneggxno un 
segno come questo che corre vi
tale e angosciato sui fotfii dello 
jugoslavo. Paul Klee consigiiava 
di non usare in pittura la mate
ria dei metaUo. del leano. del 
vetro: perche con essa von si 
patera scrivere, non si poteva 
raggxunoere rtmitd dl segno e 
significato, dipinoere come se si 
scrivesse. E Velicfcopic. neDo 
ni?.nrra in cut i un orafico «fn-
formale » ancora. non libera co
me scrittura il segno fino in fon-
do. lo lasria riax*orbire daua 
materia: segno che affiora e 
sprofonda come forma amhigva 
in acque tempestose che non sai 
se trasemmo un ameoato o re-
sistano a un corpo che per sua 
forza si tenoa a aaUa e auada-
gni una direzione. 

Dario Micacchi 

LA MIA GUERRA SEGRETA 

L'INCREDIBILE VICENDA Dl 
HAROLD ADRIAN RVSSEL PHILBY 

Per 7 anni un agente 
sovietico fu padrone del 
santuario di James Bond 

Una personality complessa e affascinante • Meschine rivalita e «rou
tine » burocratica nei servizi segreti inglesi - Colpo gobbo a Hoover, 

capo del FBI - Come Mac Millan difese Philby in Parlamento 

Per sette anni — dal 1944 
al '51 — il servizio segreto 
inglese incaricato dell'azione 
anticomunista, cioe dello spio-
naggio e del sabotaggio nel 
paesi dell'Est, fu diretto da 
un agente sovietico! NelFulti-
mo biennlo lo stesso perso-
naggio, Harold Adrian Russell 
Philby, assieme agli altri due 
agent! sovieticl Burgess e Mc 
Lean, ebbe praticamente nel
le man! l'intero servizio an-
gloamerlcano di spionaggio. 

L'incredibile vicenda e ora 
raccontata in prima persona 
da Harold Philby in un volu
me dl memorie. La mia guer
ra segreta, presentato da Mon-
dadori in traduzione italiana 
(Le scie, pag. 210, L. 1600). 
Una guerra silenziosa, intessu-
ta di sottili intrighi diploma
tic!, In cul Philby riuscl a 
vincere per trent'anni per una 
ragione molto semplice: egli 
apparteneva al ceto dirigente 
dl cui non era lecito dubi-
tare. Figlio di Sir John, al
to funzionario dell'Impero bri-
tannlco, educato a Cambridge, 
ricco, affascinante, colto, Ha
rold era troppo intelligente per 
la sua classe. Nel '31 la ca-
tastrofe del partito laburlsta, 
Incapace di affrontare la crisj 
mondiale, lo convinse della 
inevitabile paralisi della so-
cialdemocrazia. Nel '33. men
tre Hitler arrivava al potere 
tra la compiaciuta soddisfa-
zione di tutti i conservatori, 
Philby scelse la strada opposta 
e. per lottare contro il fa-
sclsmo. dlventO un agente so
vietico. Lavord in Austria e 
in Spagna. Pol si cercb una 
«copertura» e si fece assu
mere nel controspionaggio in
glese in cui sail quasi tutti 
gli scalini, diventando vicedl-
rettore del maggior servizio. 

Ora, rifugiato a Mosca, Pil-
by (seguendo l'esempio del-
l'altro famoso agente sovieti
co Gordon Lonsdale che ha 
pubblicato recentemente i pro-
pri ricordi in Inghilterra) sol-
leva un velo dlscreto sulle 
attivita del controspionaggio. 
Entriamo cosl nel santuario 
del James Bond e ci trovia-
mo nel tiplco ambiente della 
burocrazia britannica. II SIS, 
l'unlco servizio inglese «au-
torizzato a raccogliere con 
mezzi iltegali informazioni se-
grete nei paesi stranieri», e di
retto da un certo Cogwell la 
cui maggiore attivita sta nel 
combattere colleghl e concor-
renti. Dopo ognuna di que-
ste battaglie Intestine Cogwill 
annuncia: a Ed ora, mettiamo-
ci al lavoro e combattiamo 
contro 1 tedeschl!». 

Sopra Cogwell sta 71 Capo, 
cioe il generale Stewart Men-
zies, pallido e lncolore: «fac-
cia smorta, occhi smorti, ca-
pelli di uno smorto biondo 
argenteo che si diradavano 
in mezzo al cranio. Dava la 
impressione di un insieme di 
grigiorei). Ma anche Menzies 
ha il suo asso nella manica: 
«un alto grado di sensibili-
ta percettiva che gli permet-
teva dl prevedere in anticipo 
tutti i mutamenti politici di 
Whitehall e un'innata abilita 
nel sapersi destreggiare tra 1 
labirinti del potere ». 

Quanti credono che la guer
ra sia stata vinta dai servi
zi segreti possono disilluder-
si leggendo le pagine dedica
te alia rivalita tra il SIS e 
11 parallelo MI5, tra il SOE 
e l'OSS e via dicendo. Se 
un'organizzazione, per caso, fa 
un buon colpo. Tunica preoc-
cupazione dei concorrenti e 
quelia di dimostrare che si 
tratta di una «patacca», a 
meno che si possa impadro-
nirsl dell'affare e farlo passa-
re per proprio. (A titolo di 
conferma si veda anche il vo-
lumone Le spie delta liberta 
Garzanti, L. 4.000, in cul Cook-
ridge racconta prolissamente 
le imprese degli agenti ingle
si del SOE in Europa dimo-
strando, involontariamente, 
che l'unlco risultato tangibi-
le fu quello di far cadere 
centinaia di ratrloti francesi. 
belgi, italiani, ceki, norvegesi 
nelle man! della Gestapo!). 

Se Dio vuole, anche la sfac-
chinata bellica Jin\. Quando 
fu evidente che 1'Asse anda-
va verso l'inevitabile sconfit-
ta. 1 servizi del SIS « comincia-
no a volgere 1 loro pensieri 
verso il nemico futuro e tor j 
nano colla mente alle vecchie 
paure piu congenialiv, cioe I 
al timore del comunismo. Na- i 
see la Sezione IX e pol 1115 
col compito di organizzare lo 
spionaggio nel mondo soviet!- ' 
co e Philby ne viene noml- | 
nato responsabile, con un'unl-
ca limitazione: non deve pas-
sare nessuna comunicazione 
agli americanl per paura che 
questi se la lascino scappare 
col russi! L'idea che Philby 
rivelasse dlrettamente le infor
mazioni agll interessaU non 
viene, ovriamente, in mente a 
nessuno. 

Quail tnformazionl aveva 
Philby da passare? Qui restia-
mo piuttosto nel vago, ma e 
evidente che 11 controspionag
gio ha preso un carattere ag-
gressivo. Dalla raccolta di no-
tizle, 1 servizi segreti sono pas-
sati, secondo la tecnica ap-
presa In guerra, aH'organiz-
zazlone del sabotaggio nel ter-
ritorio del c futuro nemico ». 
Inglesi e americanl restano 
ancoratl alia convinzlone che 
i cpopoli oppress!» dell'Est 
attendano aoltanto un cenno 

per ribellarsl. Lo asslcurano 
i van profughi che, avendo 
scelto la liberta ad ovest, 
spacciano promesse e Illusio-
ni, oltre ad informazioni per 
lo piu false ma ben pagate. 
Di queste vicende, Philby ne 
racconta tre. La prima e 
quelia dl un certo Jordnnla, 
georgiano, il quale 6 pronto 
a reclutare sabotatori del suo 
paese, asslcurando che in 
Georgia, «fatta eccezione di 
pochi individui come Stalin 
e Ordomkize, tutti sono anti-
comunisti convinti ». Cosl ven-
gono reclutati un po' di di-
sgraziati, rispediti in patria 
attraverso la frontiera turca 
e immediatamente liquidate 
Dall'altra parte, e'era chi 11 
aspettava. 

L'affare ukraino e anche piii 
interessante. Gia Hitler era 
convinto che gli ukraini fos-
sero anticomunisti, ma prefe-
rl renderli schiavi che amici. 
Americanl e inglesi erano del 
medesimo parere e preparava-
no ognuno il proprio con-
dottiero della rivolta. II can
didato Inglese era Stepan 
Bandera, ex capo dl bande 
fasciste; la CIA aveva Invece 
1 suol protetti nella resisten-
za ukraina da cui riceveva «in-
formazioni talmente inesatte 
che sarebbe stato meglio se 
i corrieri fossero andate a 
portarle a qualche altro pae
se ». Vari gruppi di agenti in-
filtrati oltre confine spariro-
no mistenosamente. Alia fi
ne Bandera venne assassinato 
nella zona americana della 
Germania. «La CIA — com-
menta Philby — aveva avuto 

1'ultima parola ». 
Terzo progetto: la sollevazio-

ne albanese, guidata da grup
pi di emigrati in contatto 
con inglesi e americanl. Que
sti ultimi avrebbero voluto la
vorare da se, ma gli inglesi 
avevano la base dl Malta bel-
la e pronta, e gli americanl 
dovettero rassegnarsi. o Tutte 
le volte che ci mettiamo in 
mente di sowertire qualche 
regime, — confida il loro a-
gente a Philby — c! accorgia-
mo che gli inglesi hanno una 
isola nelle vicinanzen. Attra
verso Malta e le basi libiche 
fu preparato 1'ingresso degli 
agenti incaricati di sollevare 
le masse e preparare il terre
no ai cap! nazionall: Dostl, 
awocato, che si aspaventava 
con facilitao e Kupi, ex bri-
gante di professione e amico 
di Amery. Comunque ne I'uno 

n6 l'altro ebbero possibklita 
di Intervenire. La prima squa-
dra di sabotatori scomparve 
tra le montagne e solo alcu-
ni poterono venir recuperatl 
in Grecia, togliendoli dalle 
unghie della polizia ateniese 
che voleva giustiziarli come 
comunisti! 

Cosl finirono 1 tra casl rac-
contati da Philby. Non gli 
unici, evidentemente. Quale sia 
stata la sua parte resta nel-
l'ombra. Nel frattempo egli 
era arrivato al vertice della 
carriera, trasferendosi a Wa
shington dove lavorava con 
Hoover dell'FBI. abile politl-
cante, ma mediocre poliziot-
to: « Hoover — dice Philby — 
non riuscl a prendere Mae-
Lean ne Burgess; non cattu-
r6 Fuchs e non avrebbe pre
so neanche gli altri se gll in-
glesi, arrestando Fuchs. non 
fossero stati cosl bravi da far
lo parlare sfruttando la sua 
complessa emotivita. Hoover 
non acciuffo neanche Lonsda
le, e ci mise degli anni pri
ma di mettere le mani su 
Abel. E se alia fine ci riu
scl, fu soltanto perche Hayha-
nen glielo consegnb su un vas-
soio Non mise le mani nep 
pure su di me. Non mi e 
quindi possibile affermare rhe 
le qualita di Hoover, come as
so del controspionaggio. sia
no molto brillanti». 

Comunque la canera dl 
Philby giungeva alia fine. Do
po aver fatto scappare Mac-
Lean e Burgess da Washing
ton si trovb esposto ai so-
spetti. Ma nessuno riuscl a 
provare nulla. Tornb in In
ghilterra, diede le dimissionl, 
costnnse Macmillan a difen-
derlo alia Camera e II depu-
tato Lipton (che l'aveva accu-
sato di essere il Terzo Uo
mo) a chiedergli scusa. Vin-
se su tutta la linea. Fu rias-
sunto dal controspionaggio in
glese e invlato nel Medio O-
riente fino a che, nell'ottobre 
del '63, scomparve misteriosa-
mente da Beirut per ricom-
parire a Mosca. L'ultimo abile 
gioco di mano precipitO nella 
costernazione 1 suoi colleghl 
dell'establishment oltre al 
servizi segreti di Londra e di 
Washington costretti a ristrut-
turarsi da capo a fondo. La 
pubblicazione delle sue me
morie indica che, almeno sul 
piano della propaganda, la 
partita continua. 

Rubens Tedeschi 

Un'interessante rassegna 
fotografica a Perugia 

La famiglia italiana 
negli ultimi 100 anni 

v-

c Immagini della famiglia italiana in cento anni di fotografla » 
(I intitola la mostra aperta nel Palazzo Comunale di Perugia fine 
ai 5 meggio prosiimo. Organizzata dalla CIFE (c Centre informa
zioni Ferrania) e dalft Istituto di etnologla e antropologia cul
tural» deirUniversita: 

Composta da oltra 2*9 Immagini (sceite fra declne di migliala) 
suddiviso in panndll, ciascuno del quail dedicato ad un tip© dl 
espreuione tocioiogica delrlmmagine famlliare e a sua volta sud
diviso per ouartro periodi storici e quaHro class! social!, la mostra 
rappresenta un primo e valido esempio di misurazione scienliflca, 
attraverso fuse della reglstrazlone ortlca, dl un fenomeno di gran
de rilevanza sociale come quello della famiglia. 

La realizzazlone della Importanle rassegna ha rlchiesto un anno 
dl preparaztone e una attenta ricerca del materiale (Tarchivlo 
da parte di Ando Gilardi, storico e tecnico della fotografla, Mar-
cantonio Mini Falconl, dlrettora del c Centra informazioni Ferra
nia >, a prof. Tulllo Seppilli, dlrettora deire Istituto di etnologla 
e antropologia cultural*» delCUniversIt* dl Perugia. La mostra. 
dopo Perugia, sara trasferlta a Milano e In altre citta Italian*. 

NELLA FOTO: Una famlglie di piccoll commercIenN atTM 
zlo del secole, 
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