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OGGI 
RISPONDE 

FORTEBRfiCCIO 
Nei mesi di marzo e apri-

le, fino al 7 maggio, ho ri-
cevuto circa 600 lettere che 
chiamerb di argomento e-
lettorale. Esse contenevano, 
per la maggior parte, docu-
menti di propaganda per-
soiialc da parte di candi-
dati di tutti i partiti, sal
vo uno: il PCI. Lettere, in-
viti a riunioni conviviali, 
volantini, depliants, fac si-
mili di schede con indica-
zione delle preferenze da 
dare, poesie, autoesaltazio-
7ii, promesse, giuramenti. 
Un baffuto candidato libe
rate del Nord ha mandato 
in giro un doppio carton-
cino sagomalo come i suoi 
folti baffi: dentro c'cra la 
sua fotografia. tllustrata 
da questa scritta: « Un go-
verno coi baffi yUmeglio, del 
resto, uyi governo coi baf

fi che un governo con Ma-
lagodi). Cito questo esem-
pio per darvi una idea del 
livclli a cui siamo scesi. 
Non ho potuto approfittar* 
di tutto questo materiale, 
pur cosi vario e abbondan-
te, se non in rari casi: qua
si ogni sera, come i let-
tori ricorderanno, la TV 
trasmetteva una « Tribuim 
eletloralc» e io ho cerca-
to di commentarle tutte. 
Adesso vorrei pregare i 
mtei corrispondenti, dei 
quali ho apprczzato la pre-
mura e, piii ancora, i sug-
gcrimenti, di accontcntar-
si di queste poche righe 
di risposta: non potrei, ni 
privatamente ni pubblica-
mente, scrivere ad ognu-
no. Ma voglio dir loro che 
li rmgrazio vivamente, con 
cordialissima amicizia. 

PARLIAMO UN POCO DI ME 

Caro Fortebraccio, quan-
do decidesti di por fine 
alia polemica con Girola-
mo Domestici, come lo 
chiarni tu, ti approvai. Non 
si puo discutere con un 
bisonte. Ma ora questo e-
semplare originario del Far 
West, posto dal cav. Mon
ti a responsabilita direttivt 
del «Carlino», ha approfit-
tato della sua decisione e 
in questi giorni, senza rite-
gno, muggisce insinuazioni 
6 malignita a tuo danno 
con la malagrazia e la gof-
faggine che lo distinguono. 
Caro Fortebraccio, cosa fac-
ciamo? Lasciamo sbraitare 
ancora impunemente que
sto attendente del Pentago-
no o vogliamo deciderci a 
rompere il « voto» del si-
lenzio? Beh, io dico che e 
arrivato il momento di re-
plicare al petulante fami-
glio del cav. Monti, anche 
se tale decisione (come ti 
capisco!) ti costa un po' 
di voltastomaco. Cordial-
mente tuo Raffaele Trig-
gia, Bologna. 

Caro Triggia, hai fatto 
bene a scrivermi sull'argo-
mento Domestici: qualche 
cUtro lettore bolognese vi 
aveva accennato, a voce o 
per iscritto, e io mi ripro-
mettevo di cogliere Vocca-
sione per chiarire le cose 
al riguardo: questa tua let-
tera mi giunge proprio a 
proposito, e ne approfitto 
volentieri. Cominciamo col 
dire che il «voto» del si-' 
lenzio, come tu lo chiarni, 
annunciato in un mio re-
cente corsivo, deve essere 
inteso nel senso che io, do-
po averlo fatto, del resto, 
quella sola volta, non inten-
do piit « rispondere » al Do
mestici, qualunque cosa mi 
dica: me lo impone il de
cora. Nessuna polemica di-
retta, dunque, con questo 
tipo, ma cib non toglie che 
(come ho fatto col corsivo 
di martedl scorso) io se-
guiti ad attaccare il Do
mestici, politico detestabi-
le e analfabeta incorreggi-
bile. Ti conjesso che da 
vecchio bolognese qual so-
no un direttore del « Carli-
no» reazionario mi pare, 
tanta & I'abitudine, persino 
tollerabile; ma un direttore 
del aCarlinon cosl squal-
lidamente illetterato, mi 
riesce indigeribile, e mi do-
mando che cosa aspettano 
i viiei concittadini, nei qua
li felicemente convivono il 
gusto delle buone tagliatel-
le e quello delle buone let
tere, a sfilare in corteo per 
via Indipendenza, gridan-
do: «Domestici no, gram-
matica si», preceduti dai 
bambini delle elementari. 

Manterrb, dunque, il « vo
to » del silenzio, come gia 
scrissi; ma in quel corsivo 
non potei, per ragioni di 
spazio, allargare il discor-
so a un punto che sul mo
mento preferii ignorare 
anche perche mi infastidi-
sce sempre parlare di me, 
giustamente convinto come 
sono (I'ho detto piii volte) 
che la mia biografia i ir-
rilevante e che, a comin-
ciare da me, non ha da in-
teressare nessuno. Ma poi, 
ripensandoci, mi sono chie-
$to se non ho qualche do-
vere, non nei confronti del-
la mia persona, ma nei 
confronti della mia opera, 
vale a dire dei mict scril-
ti, ai quali non posso con-
sentire che si tenti dt to-
gliere crcdito e credibility. 
II Domestici usa da qual
che tempo, dopo aver mi 
sempre detto che sono un 
vollagabbana, pubblicare 
passi di miei articoli degli 
anni in cui ero democri-
stiano. Lo ha fatto anche 
mercoledl scorso, c io mi 
sono rivolto la domanda 
che tu mi indirizzi: «Caro 
Fortebraccio, cosa fac-
ciamo? ». 

Ecco, parliamo un poco 
di me. Ma prima desidero 
far notare ai lettori un par-
ticolarc, che mostra quan-
to e oncsto e corretlo il 
Domestici, che gia denun-
ciai quando si espresse in 
modo da atlribmre a me 
alcune frasi ingiunose per 
gli ilahani, pronunciale da 
un esponcntc del Pcntago 
no. Git dissi che era un 
volgare falsificatore c il 
direttore del • « Carltno » 
abbozzo. non rispose verbo, 
come fa quando gli dtmo-
*tro cln> non sn 1'itnluino. 
tn que*to enso egli cita 
hrani <1l mi/" f r r - f > n oit1 

comunistin, ma evita im-
mancabilmente di dire qua
le occasione li provocb e so-
prattutto tralascia di in-
dicarnc la data. Queste 
omissioni sono deliberate: 
il Domestici colita sulla 
probabilita che il lettore, 
il quale giustamente igno-
ra la mia storia e la co-
nosce vagamente, dica: 
« Guarda questo Fortebrac
cio, il mese scorso, due 
settimane fa Jut scritto que
sta roba e ora fa il comu-
nista, Madonna, che volta-
gabbana ». 

Invece si tratta di scritti 
il piii recente dei quali 
non ha meno di ventuno 
anni. Alia fine del '50 sono 
uscito dal «Popolo» e per 
alcuni anni non ho scrit
to piit. Nel '54 Fanfani, in 
un quarto d'ora, mi ha 
espulso dalla DC. Poi i ve-
nuto il tempo di «Dibatti-
to politico*, poi quello di 
« Paese », di « Paese sera », 
di iiStaseran, di a Vie 
nuovea: avrb diritto, in 
vent'anni. di avere riveduto 
lemieopinioni, conungua-
dagno materiale vistoso co
me quello che allieta i 
redattori dell'« Vnita». t 
giornalisti sicuramente me
no pagati del mondo? 

Ma detto questo, voglio 
agqiungere una cosa, la 
piii importante: che non 
rinnego una sola parola, 
una sola virgola di quan-
te ne ho scritte in quei 
tempi, perche pur avendo 
polemizzato con i comuni-
sti, sono certo (non ho 
mai conservato, come non 
conservo ora, un mio scrit
to), sono certo, dicevo, 
che anche nel dissenso, ho 
sempre mostrato nei con
fronti del PCI la considera-
zione, il rispetto e Vammi-
razione che ho imparato a 
portargli nell'antifascismo 
e nella Resistenza. Una so
la volta, mi ricordo, cer-
cai come potcvo di ridi-
colizzare i comunisti: fu 
quando comparve sul
fa Unita « un corsivo il 
quale descriveva estasiato 
il percuotersi dei raggi del 
sole sugli occhiali di To-
gliatti. Quella volta mi di-
vertii molto, e Togliatti, 
mi dissero, si divertt mol
to anche lui. 

Scherzi a parte, io sfi-
do il Domestici a pubbli
care in tutto o in parte un 
mio scritto in cui io mi rt-
volga con scherno con 
spregio, con livore ai co
munisti. Sono sicuro che 
non ne esiste uno solo, e sa 
colui che. indegnamente, 
dirige il aCarlino*, per
che ho sempre avuto tan-
to riguardo verso il PCI? 
Perchi d un partito di la-
voratori, 6 ami il partito 
dei lavoralori, e in tutta 
la mia vita posso avere 
maiicato di rispetto a molte 
cose, ma mai agli operai, e 
quando mi hanno espulso 
dalla DC ho capito, sapevo. 
che aveva ragione Fanfani. 
]l mio dissenso occasionale 
riguardava I'UEO, ma quel
lo generate e profondo pro-
cedeva dal distacco sempre 
piii aspro, della DC, par
tito popolare, dagli inte-
ressi veri dei lavoralori. 
Prima o poi tra la DC e 
me sarebbe finita. 

II Domestici, poverino, 
non lo credera, ma le sue 
rievocazioni non solo non 
mi imbarazzano, ma mi 
fanno piacere: perchi riteg-
gendo certe mie parole di 
allora misuro il cammino 
in avanti che ho com-
piuto, e me ne rallegro 
con la ragione e col cuo-
re. Dico cammino in avan
ti, perchi mentre il' Do
mestici essendo venuto da 
non so dove adesso sta 
con i cavalwri del lavoro. 
io, essendo venuto dalla 
borghesia, adesso sto con 
i melalmeccanici, con i 
contadini, con i braccianti, 
con i portuali, con i mina-
tori, coi manovali, e quan
do anche avrb scritto al-
tri vent'anni per loro (dico 
per dire) non mi sarb mai 
sdebitato abbastanza del 
dono che mi hanno fatto: 
di sentirmi finalmente uti
le e di stimarmi. 

Ecco, caro Raffaele, cib 
che avevo ancora da dire 
al Domestici. II quale i la 
consolazione dei genitori 
itnliant, perchi, badando al 
suo esempio, possono an
che pcrmettersi di avere 
dei figli ntardali: un petro 
Here rhe li affitti lo trove 
rnv>o *tmpre 

Fortebrncelo 

NIXON DOMANI A MOSCA: e la prima visita di un presidente americano in URSS j 

Al tavolo del Cremlino 
Premesse e contesto del« vertice »- Dal breve soggiorno di Roosevelt a Yalta alFannullamento del progettato viag-
gio di Eisenhower dopo Tincidente delFU-2 - Un dialogo complicate - II peso dell'aggressione imperialista al Vietnam 
e la « crisi di f iducia » negli USA -1 negoziati sulla limitazione degli armamenti strategici e sugli scambi commerciali 

MOSCA — Folia al parco Gorki 

La lettera di Helder Camara che smaschera 
il regime sanguinario del Brasile 

VESCOVICONTRO LA BARBARIE 
II messaggio indirizzato ai fedeli il 1° maggio - La maggior parte delle vittime della repressione 
sono operai - « L'applicazione di torture fisiche e morali indescrivibili e la regola generate in que
sto paese. Fino a quando si usera I'anticomunismo come pretesto per conservare le ingiustizie?» 

Ancora una volta la no-
bile voce dt Helder Cama
ra si leva contro la san-
guinana dittatura che op-
prime il Brasile. II docu-
mento che ptibblichiamo 
— inedito tn Italia — e una 
nuova. coraggiosa denun-
cia del terrore e della tor-
lura su cui si regge il go
verno « gorilla ». L'arcive-
scovo di Recife e il vesco-
vo ausiliare, Josi Lamar-
tine Soares, hanno rivolto 
questo messaggio ai fedeli 
in occasione del primo 
maggio 12. 

RECIFE. 1. maggio 1972. 
Ai nostri fratelli nell'episco-

pato e al popolo di Dio della 
diocesi di Olinda e Recife. 

Gravi e tristi avvenimenti 
ci obbligano a scrivervi an
cora una volta, a breve sca-
denza dal comunicato che fa-
cemmo in occasione della 
espulsione arbitraria e '"ngiu-
sta dal paese del nostra caro 
collaboratore. il padre Joseph 
Comblin. 

Si direbbe che le autoiiia 
siano convinte che la sovver-
sione tenda a spostarsi dal sud 
ai nordest. e piu specialmente 
a Fortaleza e Recife. Si as 
siste nella nostra citta al mol-
tiplicarsi degli airesti, dei re-
questri. delle sparizioni. spe
cialmente di stiidenti e ope 
rai. Cogliamo 1'oecasione nor 
spiegare ancora una volta la 
ragione delle nostre denunce e 
dei nostri interventi. 

La legge per la sicurez7a 
dello Stato e i decreti "h? 
hanno scguito 1'atto istituzio 
nale n. 5 non sono rispettati 
Infatti non solo colore che 
sono incaricati di eseguire gli 
arresU molto raramente se

ta tavo idoatfci, ma 

neppure c presentato il man 
dato di cattura. che dovreb-
be portare la data e la firmn 
dell'autorita competente. con 
I'esposizione dei motivi. Si 
procede agli arresti nel domi-
cilio delle persone. e nel easo 
di operai. nel luogo e nell'ora-
rio del lavoro (come e acca-
duto nelle fabbriche di Torre, 
di Pilar e di Santista) dando 
cosi rimpressione che gli ar-
restati siano dei pericolosi a-
gitatori. I prigionieri sono 
tratta ti con estrema e inu
tile durezza: si arriva a casi 
di saccheegio del domicilio. 
e di solito sono usate in que
ste operazioni automobili *en-
za targa ufficiale. 

E' facile immaginare il cli-
ma di panico che regna n?l!e 
famiglie. lasciate senza la mi
nima indicazione del luogo do
ve sono trascinati gli esseri 
a loro can'. In seguito i pa
rent!" fanno degli inutili pel 
legrinaagi di ufficio in uffi-
cio. dalla polizia all'esercito, 
dallo Stato al governo fe'Ie-
rale. la dove pensano di po 
ter scoprire il nascondiglio 
delle povere vittime. Si par
te dal principio che si tratti 
di terroristi che non meritano 
nessuna considerazione. 

Perche questa violazione 
delle disposizioni che emana 
no dallo stesso governo? Per
che. per esempio. gli arresti 
non sono comunicati alia gin 
stiz:a mihtare nello spazio 
previsto dalla legge? E per
che la giustizia militare non 
fa la notifica dei casi ai pa-
renti p:u prossimi. o almcno 
ai responsabili, affinche pos-
sano prowedere aU'indispen 

lA fataB-

cheria di ncambio. visto che 
le vittime sono state seque
strate nello stato in cui si 
trovavano. senza il diritto di 
portarsi qualcosa con se? 

Come pastori. assumiamo le 
nostre responsabilita. in co-
scienza e di fronte agli uo-
mini che depositano in noi 
la loro fiducia. e affermiamo 
che l'applicazione di torture 
fisiche e morali indescrivibili 
e la regola generale in que 
sto paese. 

Le pressioni sull*az:one cat-
tolica operaia sono in au-
mento: molti militanti e anche 
un dirigente nazionale del mo-
vimenio sono stati arrestati. 

Constatiamo ancora una 
volta che la causa della dif-
fidenza e delle prevenzioni nei 
riguardi della chiesa si lega-
no al fatto che la nostra co 
scienza non ci permette piu 
di scendere a patti con strut-
ture di oppressione che ri-
ducono i figli di Dio a con-
dizioni infra umane, in nome 
del cosiddetto ordine socialc 
da salvaguardare. 

Fino a quando ranticomuni 
smo sara usato come prete
sto per conservare ingiusii-
zie che gndano al cielo? Fino 
a quando. col pretesto di com-
battere il terrorismo in nome 
delle autonta militar; e di po 
liz;a. si utilizzeranno metodi 
terroristici, che non solo co 
stituiscrno un attentato ai di-
ritti elementari della persona 
umana, ma ci fanno venire la 
voglia di esigere l'applicazio
ne della legge per la protc-
zione degli animali alle vit
time di quesfo recime. come 
gia chiese al tempo di Ge-
tutk) ViOM U 

e grande avvocato Heraclito 
Sobral Pinto? 

Mettiamo la data del 1. 
maggio a questa lettera con 
precisa intenzione: 1) la mag
gior parte delle vittime sono 
operai e la chiesa e sempre 
piu preoccupata per la loro 
sorte; 2) vogliamo inoltre e-
sprimere la nostra preoccu-
pazione di pastori per il mo-
dello di sviluppo economico 
adottato dal nostra paese, il 
cui tributo piu pesante c pa-
gato dai poveri, che sono sen
za spcranza e senza voce. 
Appena essi cercano di espri-
mere una protesta (che e tra 
le piu legittime e le piu giu-
ste) sono immediatamente 
trattati da sowersivi e co
munisti. 

Come sempre. e'e chi dira 
che questa lettera e un atto 
sovversivo da parte di ve-
scovi che sarebbero piu uo-
mini politici che uomini evan 
gelici. In questo giorno della 
festa del lavoro. ricorderemo 
allora a tutti gli uomini di 
buona volorita e specialmente 
ai nostri fratelli lavoratori. 
una scena degli atti degli apo-
stoli: « Li ammonirono dunque 
e proibirono loro di pronun-
ciare parola e d! insecnare 
in nome di Gesii Ma Pietro 
e Giovanni risposero: ' Giu-
d:cate voi stessi se 6 lecito 
obbediro a voi piuttosto che 
a Dio. Per quello che ci ri-
guarda. noi nnn possiamo non 
dichiarare cio che abbiamo 
visto e inteso " ». (Atti. 4, 18-
19). 

J7ELDER CAMARA 
arciv. di Olinda e Recife 

JOSE' LAMART1NE SOARES 
VMCMM autUiar • 

Quella che Nixon comincia 
domani neH'URSS e la prima 
visita che un presidente ame
ricano abbia mai fatto in 
Unione Sovietica. Non si pud 
infatti considerare tale il bre
ve soggiorno che Roosevelt, 
gia malato, compi in Crimea 
all'inizio del febbraio 1945 al 
solo scopo di tenere con Sta
lin e Churchill quella confe-
renza tripartita, che doveva 
porre le basi deH'ordinamento 
post-bellico del mondo: tutta 
la sua attivita si liniito alle 
sedute di lavoro e agli incon-
tri con i due illustri interlocu
tor!. Da queU'epoca, progetti 
di vere e proprie visite sono 
stati fatti a piu riprese. Ma 
si direbbe che una cattiva 
stella abbia sempre vegliato 
su di essi. impedendone — tal-
volta in modo clamoroso — la 
attuazione. E anche questa 
volta si sara rimasti sin quasi 
alia vigilia del viaggio col fia-
to sospeso. 

La colpa. owiamente, non 
e dell'astrologia, quanto della 
complessita dei rapporti sovie-
tico americani e del forte an-
tagonismo, che ha contrappo-
sto i due paesi dalla guerra 
in poi. Gia prima, del resto, 
gli Stati Uniti erano stati gli 
ultimi fra le grandi potenze 
del mondo a riconoscere la 
URSS: avevano atteso per 
farlo il 1933, quando ben se-
dici anni erano passati dalla 
rivoluzione. In guerra vi era 
stata la fruttuosa cooperazio-
ne. che aveva permesso di do-
mare la coalizione fascista, 
ma gia nell'estate 1945 la di-
plomazia atomica di Truman 
doveva aprire fra Mosca e 
Washington una fase di cre-
scente diffidenza e contrasto' 
fino all'ostilita senza quartie-
re della « guerra fredda i>. Era 
quella un'epoca in cui in Ame
rica scrittori politici, oltranzi-
sti ma autorevoli, come Burn-
han. potevano prospettarsi con 
serieta l'ipotesi che un giorno 
Stalin o chi per lui arrivasse 
improvvisamente in aereo a 
Washington per dire agli ame
ricani: « Mi arrendo ». Una ri-
vista a larga diffusione pub-
blicava all'incirca nello stes
so tempo sulla sua copertina 
l'immagine di un fungo di fu-
mo atomico sospeso su Mosca 
in rovina. 

Anche nei successivi perio-
di di minor tensione non e 
mia stato facile concordare 
una visita presidenziale nel-
1'URSS. L'unica volta die si 
arrivo a una intesa del ge-
nere fu verso lo scadere del-
l'amministrazione Eisenhower. 
Dapo la sensazionale missio-
ne che Krusciov aveva com-
piuto in America nel 1959, il 
presidente era stato invitato a 
Mosca e il viaggio era ormai 
deciso. II famoso incidente 
dell'U 2. l'aereo spia che sor-
volava l'URSS a grande altez-
za per fotograrare le istalla-
zioni, quando fu abbattuto da 
un missile, costrinse i sovieti-
ci ad annullare il programma. 
Si ventilo di nuovo un'ipotesi 
analoga sia con Kennedy che 
con Johnson; i tempi tuttavia 
non apparvero mai maturi. 

Del resto neppure gli incon-
tri fra i massimi dirigenti 
americani e sovietici, quando 
hanno avuto luogo neH'ultimo 
quarto di secolo. sempre al di 
fuori dell'URSS, sono stati 
troppo facili, anche se dette-
ro qualche innegabile risultato. 
II piu proficuo fu, in un cer
to senso, quello tra Krusciov 
e Eisenhower a Camp David, 
durante il viaggio dell'ex-pri-
mo ministro sovietico negli 
Stati Uniti. se non altro per
che segno l'abbandono della 
fase piu aspra della « guerra 
fredda ». Ma anche i suoi ef-
fetti furono cancellati un an
no dopo dal grave episodio 
dell'U-2. mentre nel frattem-
po quella clamorosa apertura 
sovietico americana aveva ali-
mentato sospetti cinesi, che 
accelerarono la rottura fra 
Mosca e Pechino. II successi
ve incontro di Vienna fra Kru
sciov e Kennedy porto a un 
accordo sulla neutralizzazione 
del Laos, che fu ben presto 
travolto dal crescente impe-
gno politico e militare degli 
americani in Indocina. Quan
to al colloquio di Glassboro 
fra Johnson e Kossighin nel 
1967, poco dopo la guerra dei 
sei giorni nel Medio Oriente, 
esso si concluse con poco o 
nulla di fatto: impegnato in 
pieno nell'e.icaJnJion vietnami-
ta, Johnson si avviava. del re
sto, a queU'epoca senza saper-
lo, verso il suo fallimento e 
il suo ritiro. 

Con simili precedenti potreb-
be non sembrare sorprendente 
che sin quasi all'ultimo istan-
te sia stato in pericolo anche 
il viaggio di Nixon, pur prean-
nunciato e preparato con una 
certa cura gia da alcuni mesi. 
In pericolo lo e stato, alme-
no agli occhi dell'opinione pub
blica mondiale. Ufficialmente 
non se ne e. parlato e noi non 
sappiamo che cosa si siano 
detti negli ultimi giorni gli in-
terlocutori direttamente inle-
ressati lungo i canali discreti 
della diplomazia. Ma il dubbio 

folu il pro-

getto andasse all'aria e aleg-
giato per almeno una settima-
na nel mondo. La colpa per6 
non era tanto dei precedenti, 
quanto della nuova, gravissi-
ma intensificazione della guer
ra vietnamita, da Nixon ordi-
nata con il blocco al Vietnam 
e con l'ennesima, piu selvag-
gia, ondata di bombardamen-
ti. proprio due settimane pri
ma dell'inizio del viaggio. Del 
resto, ancor oggi nessuno sa-
prebbe dire quanto e come 
questi ultimi atti di guerra pe-
seranno sul « vertice » di Mo
sca; e certo comunque die il 
peso ci sara e non potra es
sere che negativo. 

Per Nixon il viaggio ha una 
notevole importanza. Egli pro-
babilmente decide in queste 
settimane le sorti della sua 
rielezione in autunno. Nella 
sua strategia elettorale la 
missione a Mosca, come quel
la recente a Pechino, ha un 
ruolo importante. Nonostante 
le apparenze, il presidente non 
e sicuro di tornare alia Casa 
Bianca all'inizio dell'anno 
prossimo, il che e per lui in 
questo momento l'obiettivo die 
conta di piu. La situazione 
economica americana non e 
migliorata come egli spera-
la; la guerra del Vietnam lun-
gi dall'essere finita, 6 piu an-
gosciosa e feroce che mai; la 
« crisi di fiducia », die l'Ame-
rica attraversa, non si e atte-
nuata. In circostanze simili il 
presidente ha bisogno di pre-
sentarsi agli elettori come l'uo-
mo capace di padroneggiare 
un difficile dialogo con l'URSS 
e con la Cina, appena avviato. 
il cui proseguimento solo a 
lui puo essere affidato. 

Come gia il viaggio a Pe
chino del febbraio, anche que-

I premi 
della Biennale 

cTarte 
di Cracovia 

VARSAVIA, magggio 
La giuria internazionale, 

presieduta dal professore 
M. Prebski, ha annunciato i 
risultati dei concorso per la 
quarta Biennale internazio
nale d'arte di Cracovia. La 
giuria ha esaminato 1.050 
opere di artist! di 54 paesi. 

Nella sezione t L'uomo e 
il mondo moderno », il Gran 
Premio e stato assegnato al 
norvegese Kleiva per tre 
opere sotto il fitolo comu-
ne « Pagine di cronaca del-
I'imperialismo». II secondo 
premio h andato ai « Docks 
di Londra > di Gerd Winner 
(Berlino ovest), il terzo al 
giapponese Suka Kimura 
per «La situazione presen
ter composizione »-

Nella sezione delle opere 
su temi liberi, il Gran Pre
mio e stato aggiudicato al 
canadese Kim Ondaatje per 
< La porta». II secondo e 
il terzo premio sono stati 
assegnati rispettivamente al 
polacco Krzysztov Skorczec-
ki per « Ritratto con sfre-
gio» ed alio jugoslavo Mi-
roslav Sutej per c Arte gra-
flca nera 11 ». 

Inoltre la giuria ha asse
gnato 9 premi special!: per 
il premio del ministero po
lacco degli Affari Esteri k 
stato designato Wojciech 
Krzywoblocki (Polonia) per 
la sua opera sul tema della 
lotta per la pace, mentre il 
premio del ministro polacco 
della Difesa Nazionale e 
stato consegnato all'inglese 
Leon Piesowocki per la sua 
opera antimilitarista. 

II premio del sindaco di 
Cracovia e stato assegnato 
alio jugoslavo Msrsad Ber
ber, il premio del sindaco 
di Varsavia al francese Ge
rard Titus Carmel, il premio 
del sindaco di Wroclaw alia 
rumena Wanda Mimuleac. 

sta missione a Mosca ha poi 
un posto di primo piano neUa 
generale strategia diplomatica 
che. insieme al suo consign*-
re Kissinger, Nixon ha pub-
blicamente inaugurato circa 
un anno fa. Nel sottile gioco 
di equilibri e di contrapposi-
zioni, con cui egli spera di 
promuovere un nuovo tipo di 
egemonia statunitense nel 
mondo. nonostante le diverse 
sconfitte subite (lall'imperiaii-
smo americano negli ultimi 
anni, sono necessari sia con la 
Cina die con l'URSS rapporti 
di un tipo diverso dal passato. 
Nixon sa die tutto questo gli 
costa un prezzo, die egli vor-
rebbe contenere il piu possibi-
le. Se ci riuscira o no. solo i 
fatti lo dimo.streranno. Intan-
to la guerra indocinese — co
me perfino alcuni dei suoi piu 
stretti collaborator! gli avreb-
bero fatto osservare in que
sti giorni drammatici — ri-
schia di compromettere tutti 
i suoi sforzi. 

A differenza di quanto ac-
cadcle con tutti i precedenti 
incontri di vertice fra sovie
tici e americani o i proget-
tati viaggi da una parte e dal-
l'altra. l'avveniniento questa 
volta e stato preceduto da mi-
nuziosi negoziati fra i due 
paesi su alcune questioni con
crete. Seondo Topinione piu 
diffusa, sarebbero state pro
prio queste premesse a im-
pedire die il viaggio veniase 
annullato all'ultimo momento. 
pur nella tensione creata dal 
conflitto nel Sud Est asiatico. 
Due sono state le trattativc 
piu importanti. quelle stesse 
che da domani a Mosca do 
vrebbero trovare il loro coro-
namento urficiale: la prima 
riguarda la limitazione degli 
armamenti strategici, nuclea-
ri e missilistici, die si e pro-
lungata per quasi tre anni, al-
ternativamente a Helsinki e a 
Vienna; la seconda prepara 
invece un possibile accordo 
commerciale, che dovrebbe 
porre fine al piu die venten-
nale boicottaggio . americano 
di ogni rapporto economico 
con l'URSS. A questi si sono 
affiancati altri negoziati mi-
nori suU'aumento dei traffici 
marittimi e il reciproco uso 
dei porti. sulla possibilita di 
evitare casuali incidenti in 
mare fra le due flotte. su un 
comune programma di ricer 
che spaziali e di lotta scien 
tifica contro l'inquinamento 
ambientale. infine sulla liqui-
dazione delle pendenze lascia
te dalla legge « affitti e pre-
stiti » durante la guerra. 

Eppure sarebbe illusorio re-
stringere a questi aspetti bi-
laterali il contenuto del ver
tice di Mosca. La stessa di-
stensione in Europa potrebbe 
esserne influenzata. Nelle gra 
vi vicissitudini die hanno ri-
tardato la ratifica tedesca dei 
trattati con l'URSS e la Polo
nia, molti hanno visto lo zam-
pino americano: gli Stati Uni
ti non sarebbero affatto estra-
nei alia feroce opposizione pri
ma. alle lunghe tergiversazio-
ni poi. dei democristiani di 
Bar/.el e di Strauss. II voto di 
ratifica a Bonn e venuto solo 
quando si e saputo che ii viag
gio di Nixon avrebbe avuto 
luogo. nonostante tutto. 

E* dunque un intreccio poli
tico e diplomatico fra i piii 
complessi quello che accom 
pagna la prima visita di un 
presidente americano a Mo 
sea. In ogni caso le cose non 
avrebbero potuto andare di-
versamente. Ma il «colpo di 
poker » (la definizione e quel
la che corre su tutta la stam-
pa internazionale piu accredi-
tata) di Nixon nel Vietnam 
non c certo tale da facilitare 
le cose. Dopo tante visite pro-
gettate e non avvenute. ana 
adesso avra luogo. La vedre-
mo svolgersi in un'atmosfera 
che non potra certo dirsi Se
rena. 

Giuseppe Boffa 
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