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Una fase importante del Congresso del PSI 

I socialisti 
in Emilia 

Una forte tradizione popolare e di classe si riflette nell'orien-
tamento della grande maggioranza del parti to - Le ragioni del-
I'unita a sinistra anche sul piano del governo della Regione 

GLI STATI UNITI ALLA VIGILIA DELLE ELEZIONI PRESIDENZIALI 

< Solo un partito unito e 
chiaramente ancorato alia 
sua tematica di classe, col-
legato alia realta del paese 
di cui 6 espressione, sara 
capace di dialogare autono-
mamente con le forze inte-
ressate a realizzare un inci-
sivo disegno riformatore». 

E' questo l'impcgno che 
la maggioranza del comita-
to direttivo della federa-
zione del PSI di Bologna va 
chiedendo nelle assemblee 
di sezione che sono ormai 
in fase avanzata di svolgi-
mento; in tale politica vi e 
una conferma dccisa del 
ruolo autonomo ed unitario 
che carattcrizza la presenza 
del PSI a Bologna e che lo 
fa essere, in questa delica-
ta ed importante fase pre-
congressuale, significativo 
punto di riferimento per la 
piu varia ed articolata real
ta del PSI dell'Emilia-Ro-
magna. 

II PSI, infatti, a Bologna 
ed in Emilia, si sta prepa-
rando al congresso con un 
serio impegno politico ed 
organizzativo che e teso, tra 
1'altro, anche a rimediare 
ai guasti prodotti da meto-
di non proprio corretti di 
lotta politica, verificatisi in 
alcuni centri del Sud e sui 
quali specula abbondante-
mente la stampa moderata 
e conservatrice, ma che so
no pericolosi e dannosi per 
un partito di matrice ope-
raia e popolare. 

Si registra una tendenza 
all'aumento della partecipa-
zione dei compagni al dibat-
tito politico di sezione; il 
clima precongressuale e re-
lativamente sereno e consen-
te un confronto d'opinioni, 
che puo essere premessa di 
una piu larga e sostanziale 
unita politica. Anche gli 
schieramenti interni, che si 
rifanno, tendenzialmente, al-
le posizioni nazionali, si 
presentano in una prospetti-
va originate che mette in 
evidenza le ragioni dell'tini-
ta a' sinistra. Isolati, oltre 
che deboli, pure sul piano 
organizzativo, - appaiono gli 
autonomisti nenniani. 

La piattaforma politica 
che e in netta maggioranza 
e che, si pensa, potra otte-
nere circa il 70^ delle ade-
sioni dei militanti. riflette 
dunque, e in cin sta la sua 
forza, una tradizione popo
lare e di classe dalla quale 
non si puo prescindere. II 
che sta alia base della scel-
ta compiuta dal PSI di por-
si « come forza di governo, 
a livello nazionale, regiona-
le e locale, misurando sui 
contenuti politici e sui pro
gramme attraverso il con
fronto con gli altri partiti 
regionalisti, la propria di-
sponihilita di assumere ef-
fettive responsabilita di go
verno », come si legge nella 
dichiarazione del sceretario 
regionale al dibattito pre
congressuale. 

Da sempre, a Bologna e 
in Emilia, la collocazione 
del PSI e stata sostanzial-
mente a sinistra, nella so-
cieta civile, nelle organizza-
zioni di massa, nci sindaca-
ti, nelle cooperative, tra il 
ceto medio commerciale e 
produttivo, negli cnti locali. 

Le alterne e contraddittorie 
vicende del PSI, il '56, gli 
inizi del centro-sinistra, l'u-
nificazione con il PSDI, si 
sono certo riflcttutc siilla 
esperienza bologncsc ed emi-
liana ma i tentativi, fatla 
qualche eccezione, che pur 
ci sono stati. di rompere 
una profonda solidaricta po
polare, non sono mai andati 
al di la di incrinature di 
vertice, di episodi, tutto 
sommato. marginali. 

Un rapporto 
rinnovato 

II fatto e che il rapporto 
unitario del PSI con il PCI 
e con 1'insieme del movi-
mento operaio e democrati-
co ha saputo, di regola, nel 
corso di questi anni, rinno-
varsi alia luce delle novita 
emergenti dalla lotta poli
tica e dallo scontro di clas
se. Cio che e slato sempre 
respinto, nel rapporto uni
tario. e stata la logica stni-
mentale dcllo « stato di ne
cessity • e d e questo un me-
rito, jrediamo sia giusto 
sottolinearlo, sia del PSI 
che del PCI. Che sono cn-
trambi, ad un tempo, arte-
fici e prodotti della multi
forme realta unitaria che 
carattcrizza la situazione po
litica delta regione. 

Questa politica unitaria 
che ha lontane radici nel 
tempo ha consentito — a 
differenza di quanto sostcn-
gono gli intercssati consi-
glieri del PSI — un progres-
sivo e costantc rafforzamen-
to, oltre che del PCI, dcllo 
stcsso PSI, il quale — si ri-
pensi al piu recente risulta-
to elettoralc, sia a Bologna 
che in Emilia - ha • tenu-
to » ben piu che nspetto al-
It media nazionale, come ri-
eonosce anche il scgretario 

regionale nella gia citata di
chiarazione. Va anzi osserva-
to che le flessioni tlettorali 
il PSI le ha subite in quelle 
zone nelle quali ha teso ad 
allentare i legami unitari e 
di classe. 

Rapporto unitario non 
vuol dire, non ha mai volu-
to dire ne per i socialisti 
nc per noi comunisti, unita 
coatta ed acritica. Guai se 
cos) fosse. A Bologna ed in 
Emilia il movimento operaio 
e democratico e chiamato 
ad esercitare rilevanti fun-
zioni di governo; deve, cioe, 
per esprimere quella com
piuta sintesi operativa nella 
quale si realizza un'effettiva 
capacita dirigente, farsi in-
terprete corretto e sensibi-
le del pluralismo sociale, 
politico, culturale delta so-
cieta emiliana. E" un com-
pito, questo, che nessuna 
forza da sola, sia pur essa 
forte e rappresentativa, puo 
assolvere. 

E' per questo che il rap
porto unitario tra PCI e 
PSI e divenuto la risultante 
dell'apporto autonomo e pa-
ritario di entrambi; aperto 
sempre alia collaborazione 
di tutte le forze democrati-
che, laiche e cattoliche. In 
cio consiste la sua forza e 
la sua validita. 

Si puo anzi osservare, 
sulla base dell'esperienza 
piii recente — pensiamo a 
questi due anni ed oltre che 
ci separano dalle elezioni 
amministrative e regionali 
del giugno '70 — che fre-
quenti sono stati i motivi 
di discussione politica loca
le e nazionale, tra noi ed 
i compagni socialisti, ma la 
diversita di opinioni non ha 
mai impedito di pervenire 
ad una linea comune di 
azione. 

Le esperienze 
compiute 

Siamo assolutamente con-
vinti, tenuto conto dell'espe
rienza gia acquisita e dei 
mutamenti istituzionali in-
tervenuti con l'avvento del
la Regione, senza dire del 
contesto politico di centro-
destra che tenta di soffoca-
re la vita democratica del 
paese, che in Emilia si trat-
ta, per il PSI, di volgere in 
positive entrando a far par
te della giunta regionale. la 
posizione attuale che nei di-
versi atteggiamenti concre-
ti lo vede forza di maggio
ranza, ma non di governo. 

Sappiamo che lo stesso 
PSI, nella sua maggioranza, 
con maggiore convinzione a 
Bologna, in modo piu sfu-
mato e per certi aspetti an
che contraddittorio in rt'vnr-
se altre provinr" ',~,'-> r«. 
gione. avverte tale esieon 
za. Valga la lettura. ancora. 
del docmnento di maggio
ranza della federazione so-
cialista holonnese: «II CD. 
ritiene che si debba opera-
re per creare le condizioni 
politichc e proerammatiche 
atte a consentire la assun-
zione di rcsoonsahilita a 
livello di governo regionale 
coerentemente con la pro
pria politica recionalista ed 
in armonia con le csnorien-
ze maturate nella ammini-
strazinne degli cnti locali 
comunali e provincial! ». 

Quale occasione dunque 
piu opportuna e vincolante 
di quella offerta dal con
gresso per stiperare incer-
tezzc. zone d'ombra residue. 
e quelle ostilita dichiarate 
che appaiono. ad escmpio. 
nel documento congressuale 
degli autonomisti i quali. 
non solo sono contrari alia 
entrata del PSI nella eiun 
ta regionale. ma vorrebbero 
mettere in discussione. ri-
vendicando un'ipotetica ve-
rifica, anche 1'accordo pro-
grammatico redatto. all'in-
domani delle elezioni del 
"70. tra il PCI e il PSI su 
scala provinciale e per il 
comune di Bologna. 

Per parte nostra non pos-
siamo che ribadire la nostra 
posizione. Siamo contrari ai 
< monocolori >, anche quan-
do. come in Emilia, sono a 
nostro favore; il « monoco-
lore» 6, per noi, sempre, 
uno stato di neccssita che 
contraddice alia concezione 
pluralistica della lotta poli
tica che ci e propria. 

L'andamento del dibattito 
congressuale del PSI a Bo
logna ed in Emilia preoccu-
pa, e evidentc, la destra 
della DC. La quale e addirit-
tura pesantemente interve-
nuta, nei giorni scorsi, per 
ammonire il PSI a < non 
consentire alcun alibi alia 
mistificazione strumentale di 
un falso modello emiliano, 
attraverso il quale il PCI 
vorrebbe porre le premesse 
di una confusa e addomesti-
cata "coesistenza politica" 
che pu6 sfociare soltanto in I 

esperienze amare come quel
la cilena». 

Tali grossolane afferma-
zioni sono la conferma, pur 
nella loro ncgativita, del va-
lore che avrebbe l'entrata 
del PSI nella giunta regio
nale ai fini di un confronto 
piii efficace tra le forze po-
litiche. AU'intcrno della DC 
emiliana, in primo luogo, 
perche un PSI collocato de-
cisamente come forza di go
verno regionale, consenti-
rebbc alle forze di sinistra 
e democratiche della DC, 
oggi in difficolta ed esposte 
al rischio della frantumazio-
ne, di occupare uno spazio 
tale da poter contare di piu 
aH'interno del loro partito. 

II PSI in giunta costitui-
rebbe, infatti, una sconfitta 
non di poco conto del dise
gno, perseguito dall'attuale 
gruppo dirigente emiliano 
della DC, di congelare, in 
una statica contrapposizione, 
l'arco delle forze regionali-
ste che sono state protago-
niste della fase statutaria 
della « regione aperta ». 

II PSI in giunta diverreb-
be inoltre un momento di 
sollecitazione per quelle for
ze che cercano. seppure ti-
midamente ed in modo con
traddittorio, di avere, con i 
socialisti e con il PCI. un 
confronto positivo. pur se 
critico, emarginando le po
sizioni oltranziste che si ri-
chiamano pedisseouamente 
a Preti ed a La Malfa. 

E' difficile ogei anticipare 
cio che i socialisti faranno. 
La realta regionale li spin-
en ad adottare decisioni che 
certo nossono apparire con
traddittorie con l'orienta-
monto di chi. all'intprno del 
PSI. ricerca un incontro, 
nut o meno indolore, con la 
DC. 

Ma la contraddizione. di 
fatto. non esiste. Un'inver-
sione di tendenza all'attua-
le politica di centro-destra 
della DC non puo che esse
re il risultato di una lotta 
che imponga uno spostamen-
to sostanziale dei suoi orien-
tamenti di fondo. 'Anche da 
questa considerazione sca-
turisce l'indubbio rilievo na
zionale delle scelte che i so
cialisti bolognesi ed emilia-
ni sono chiamati a fare nei-
loro congressi. 

Vincenzo Galetti 

Ce qualcosa di non detto e che pure pofrebbe influenzal* profondamente il voto per la Casa Bianco: la sensazione che 
gli oscuri fimori e i radicati pregiudizi delPelettorato medio prevalgano nettamente sulla materia del dibattito politico 
Una giornata di McGovern - Perche Nixon « non fa campagna » - Una ridda di scandali attorno alPamministrazione 

Due momenti della campagna elettorale di Nixon (a sinistra) e Mc Govern 

Dal nostro inviato 
NEW YORK. 25 

Tra due settimane gli ame 
ricani voteranno per sceglie-
re il presidente dei prossimi 
quattro anni. La campagna 
elettorale e entrata nella sua 
stretta finale. Ma, nell'attuali-
ta politica del paese. essa e 
offuscata e quasi sospinta in 
secondo piano dalle voci sem 
pre piu insistenti e dalle pre-
visioni sempre piu diffuse di 
una imminente conclusione 
del conflitto vietnamita Qua
si tutte le persone politica-
mente avvertite intuiscono in 
fatti che la pace nel Vietnam 
avrebbe un effetto sensibilis-
simo — oggi difficilmente mi-
surabile. — non 'tanto .sulla 
campagna elettorale in se stes-
sa, poiche il suo esitd sem-
bra comunque scontato. quan
to sulla intera vita politica 
americana: un effetto proba-
bilmente piu forte e profondo 
(tenuto conto delle ripercus-
stoni radicali che la lunga 
guerra ha avuto nella societa 
americana) di quello che avra 

lo stesso risultato delle ele
zioni. 

Strana campagna elettorale. 
quella cui stiamo assistendo 
I due rivali si comportano 
in modo assai differente. Ab 
biamo seguito McGovern, lo 
esponente democratico. in una 
delle sue giornate di attiva 
propaganda fra gli elettiiri. 
qui. nella regione di New 
York: una giornata connncia-
ta alle 9 del mattino con un 
incontro. per una prima co-
lazione, con un migliaio di 
attivisti sindacali. poi conti-
nuata con un pranzo di la-
voro a New Jersey insieme ad 
un gruppo di esponenti italo-
americani. quindi con un co-
mizio nel pomeriggio inoltra-
to. in un'altra cittadina della 
regione: infine conclusa"- da 
una cena di sostenitori. dedi 
cata anche alia raccolta di fon-
di finanziari. a Stamford nel 
Connecticut, altro Stato con-
fmante con quello di New 
York. 

Abbiamo trovato parecchio 
entusiasmo attorno al candi
date specie all'incontro del 

mattino, fra i militanti dei 
sindaeati impegnati in una 
manifestazione che consenti-
va di capire come la candi 
datura di McGovern abbia 
provocato nel movimento sin 
dacale americano una ampia 
lacerazione. la direzione cen 
trale essendosi rifiutata di ap-
poggiare il senatore. 

I sondaggi 
d'opinione 

McGovern rispondeva con 
un'oratoria sobria e semplice, 
la stessa che gli abbiamo scn-
tito usare anche dagli scher-
mi della TV. II suo e un in-
sistente appello, dai toni piu 
morali che politici,- alia gente 
che Iavora. al « piccolo ame
ricano » contro il potente e il 
ricco che hanno oggi i'appog 
gio troppo pronunciato della 
Casa Bianca. 

Anche gli applausi che ac-
compagnavano il discorso era-
no sinceri, ma venivano da 
persone che. in fondo. erano 

gia in precedenza conquista-
te alia sua causa. Al termine 
della giornata si restava con 
la sensazione che McGovern 
non fosse comunque riuscito 
a sfondare un certo muro 
di ostilita e di diffidenza che 
da piu parti e stato eretto con
tro di lui. 

Del tutto diversa e la tatti-
ca di Nixon. Egli quasi non 
si muove dalla Casa Bianca. 
Non «fa campagna». Non 
scende in contraddittorio. non 
appare in TV. Lascia che al
tri lavorino per lui. Egli sa 
di non essere popolare e tan-
to meno amato tra la gente. 
Le sue apparizioni in pubbli-
co. specie alia TV, non gli 
sono mai state favorevoli, 
quando addirittura 'non sono 
state un disastro nella sua 
lunga camera politica. Ha 
scelto quindi un altro meto-
do. cercando di offrire di se 
rimmagine di uno statista 
troppo preso dalle cure • di 
governo per andare molto in 
giro a farsi propaganda La 
sua figura appare lo stesso 
in TV. ma sempre nelle vesti 

262 opera del grande artista esposte nella capita I e magiara 

Chagall 
a Budapest 
« Preseniando questa (nostra — ha detto i l ministro 
della cultura — noi paghiamo un vecchio debito con 
il pubblico » - Nigliaia di persone visitano I'esposi-
rione, un viaggio attraverso sessant'anni di attivita Marc Chagall: c La rivoluzione » (bozzetto), 1937 

Dal corrispondente 
BUDAPEST, ottobre 

Marc Chagall aifermb cm-
quanfanni la che * l'arte pro
letary non e un'arte per pro-
letari. e nemmeno un'arte di 
proletan... e l'arte del p.tto-
re proletano in contrasto con 
il pittore borghese che si sfor-
za di piacere al gusto del 
pubblico; il pittore proleta
no non cessa mai di Iottare 
contro la routine. Egli trasci-
na la folia con se~, un'arte 
con due piu due uguale quat
tro. che e ora la piu accessi
ble e la piu gradita dal pub
blico non e degna della no
stra epoca». Era la motiva-
zione U919) della sua parten 
za dalla Russia rivoluziona-
ria. che awenne nel 1923. 

Chagall era nato nel villag 
gio di Vitebsk da una fami-
glia d: lavoratori ebrei nel 
1897. Dopo aver trascorso 
quattro importanttssimi anni 
a Parigi era tomato in Rus
sia nel 1914. LI lo trov6 la 
rivoluzione, che lo ebbe nel
le sue file. In quel c'uma po
litico e culturale realizzd al 
cune delle sue opere piu lm 
portanti («La passegiata» 
«La stalla*. ecc). Lunaciar 
sk:j. con il quale aveva stret-
to amicizia negli anni pari 
gini, gli affido I'incarico di 
commissario del popolo alia 
istruzione nella sua citta na-
tale, Vitebsk. Chagall accettd 
con entusiasmo pensando di 
stabilirvisi per sempre. Fon 
dd una scuola di pittura dove 
chiam6 come insegnanti Pu 
gni. LUsitski e Malevic, ma 
ben presto cominciarono le 
incomprensioni e gl! scontn 

Era 1'epoca della propagan
da monumentale. L'impresa 
della difrusione delle Idee sa 
ciallste attraverso l'arte co-
mlnciava a introdurre nella 

vita artistica e culturale. ric-
chissima di fermenti come 
mai si era visto in Europa. 
elementi di rozzo strumenta-
lismo che condussero ben 
presto 1'artLsta alia sterilita, 
che ridussero la politica cul
turale alle direttive dall'al-
to ed ai silenzi into no a chi 
come Chagall se ne era an 
dato. Parti nel 1923 portando-
si dietro le immagim del suo 
paese: vecchi ebrei. descri-
zioni. capre. mucche. violini-
sti, che daranno alia sua pit
tura di questi cinquant'anni 
un carattere fiabeico e ori 
ginale. 

Tutto questo da un signi 
ficato particolare alia gran 
de mostra che e aperta in 
questi giorni a Budapest, la 
prima dopo cinquant'anni. in 
questa parte del mondo che 
costruisce il socialismo. Inau-
gurandola il ministro unghe 
rese della cultura ha detto: 
a Noi paghiamo un vecchio 
debito con il pubblico pre 
sentando oggi questa mo
stra.. Anche se i nostri en 
tusiasmi sono spesso differen 
U. anche se scegliamo i no
stri obiettivi e i nostri mezzi 
guardando 1'universo in mo
do piu consapevole e se la no
stra arte si propone di par 
tare in maniera piu diretta 
la ricchezza emotiva di Cha
gall. il suo slancio spesso in 
genuo. il suo ottimlsmo so 
no anche i nostri ed e con 
gioia che ci lasciamo pene-
trare dalla sua poesia». 

Chagall non ha potuto es 
sere presente a questa gran 
de festa in suo onore e In 
onore della sua arte, e alia 
quale il pubblico di Budapest 
ha partecipato con entusia 
smo eccezionale. Migliaia di 
persone Infatti ogni glorno 
fanno ore di fila davanti al 
Mucsamok per viaitare la 

esposizione. 
L' avvenimento costituisce 

un momento importante nel 
l'ambito della linea culturale 
che il • govemo luigherese 
porta avanti da alcuni anni 
e che nel campo delle artj 
figurative si e espressa in 
una serie di grandi mostre 
intese ad inserire il paese 
nel grande circolo della cul
ture europea contemporanea 
Cos! il grande pubblico. ol
tre che gli artisti magian. 
ha potuto ammirare in que
sti ultimi anni le opere di 
Deineka. Kremer, Leger, Pi
casso. Henry Moore, solo per 
citare alcune delle grandi re-
trospettive che la gallena 
d'arte di Budapest ha ospi 
tato. «Noi pensiamo — ha 
detto il presidente dell'Istitu 
to per le relazioni culturali 
Entre Rosta — che questa 
pratica sia quella che meglio 
risponde al princip:o non so
lo dichiarato. ma anche rea-
lizzato glorno per giorno. che 
considera l'attivita creatrice 
deU'umanita come i'opera di 
un solo grande sforzo socia
le e intellettuale. dove ogni 
valore da vita a opere nuove 
e nuovi atti creativin. 

L* esposizione organizzata 
dairutituto ungherese delle 
relazioni culturali e dal Pa 
lais des Expositions di Pari
gi (14 ottobre-5 novembre) 
comprende 262 opere che illu-
strano oltre sessant'anni di 
attivita del grande artista. 
Sono giunte dal museo d'arte 
moderns di Parigi, dalla Gal-
leria Cramer di Ginevra e da 
numerosi altri musei e colle 
zionisti privati d'Europa. La 
mostra, uno stupendo viaggio 
lungo tutto l'arco della vita 
artistica ed umana del mae
stro, s\ apre con due gouaches 
del 1911: aNudo con brace!a 
alzates e «Nudo con petti-

ne ». Sono i primi esperimen-
ti cubisti del ventiquattrenne 
Chagall, a Parigi da un anno. 
cui seguiranno i primi capo-
la vori: a Alia Russia agli asi-
ni e agli altri». « Omaggio a 
Apollinaire ». « lo e il villap-
gio». R II violinista J>. E* il 
periodo della «Ruches, il 
grande atelier dove vivono e 
lavorano Leger, Laurens. Ar-
chipenko. Steremberg. Soffi-
ci. Kogan, Modigliam e il 
poeta Cendras che crea i ti-
toli per i suoi quedri. E* il 
periodo dell'amicizia can A-
pollinaire che gli dedica un 
poema. 

Chagall trova in questi an
ni la sua strada; il suo mon 
do poetico acquista forma. 
Quando torna in Russia nel 
'14 ha un messaggio da dif-
fondere. Del periodo russo 
purtroppo e esposto un solo 
lavoro. « La capra », una pic-
cola tavoletta sbrecciata di-
pinta ad olio nel 1917. Con un 
sal to di quasi dieci anni il 
visitatore si trova di fronte 
a « Maternita » (1925) e a « II 
violino» (1925-27). 

II periodo tra le due guerre 
vede Chagall impegnato in un 
lavoro che gli e particolar-
mente caro: I'lllustrazione 
delle «Anime morte» di Gogol 
e delle favole di La Fontaine, 
lavoro affidatogli dall'editore 
Vollard. A questi lavori e-ri-
servato un grande salone do
ve sono esposte anche le ac-
queforti per la Bibbia che 
furono pubblicate solo nel 
1956. Chagall viaggia, va In 
Palestina per le illustrazioni 
della Bibbia. poi in Olanda 
quindi In Polonia. La guerra 
si awicina e con essa si in
tensified la persecuzione de
gli ebrei. Decide dl partire 
per l'America ma non aenza 

timori: «Ci sono anche al-
beri, ci sono anche vacche 
in America? » si domanda. 

II 7 maggio 1941 lascia la 
Francia portando con se tutti 
i quadri e i disegni messi in
sieme in anni di lavoro. Dal-
l'America torna nel 1948. 
Quattro anni prima era mor-
ta Bella, la sua compagna e 
ispiratrice. Fu un duro colpo 
per lui e per nove mesi non 
dipinse. tutti i suoi quadri 
restarono rivolti verso il mu
ro in segno di lutto. Torno 
al lavoro dipingcndo aL'Ani-
ma della citta ». in cui Bella 
appare vestita da sposa. 

Gli anni '50. vissuti nella 
serenita di Saint Paul de 
Vence dopo quaranta anni di 
migrazioni vedono nascere 
opere dove il « meraviglioso » 
e il «fiabesco» che aveva 
portato con se da Vitebsk 
tornano ad esplodere. Illu-
strano efficacemente questo 
periodo «II Villaggio col so
le scuro»; «La vacca ver-
de». «Qual De Bercey» e 
T L'albero di Jesse ». dipinto 
nel 1960. La grande esposizio
ne, il cui catalogo reca la 
firma di Louis Aragon. com
prende anche numerosi ma
nifest! e litografie tra le qua
li alcune della serie del 
«mauvais sujets». e due 
grandi vetri. due studi per le 
vetrate della sinagoga del 
centro medico di Hadassah a 
Gerusalemme. Sono esposti 
inoltre per la prima volta 
due tappeti realizzati recen-
temente: «La famlglia di Ar-
Iecchinon del 1970 e «Nottur-
no» del 1972. Manifesto e sim-
bolo della mostra e un'opera 
del '39: « Bonjour Paris ». Un 
bonjour Budapest ricco di si-
gnificatl. 

Guido Bimbi 

del presidente al lavoro, inte-
ramente dedito alle incomben-
ze del suo incarico. E' una 
tattica che gli e stata saggia-
mente suggerita da un grup
po di consigiieri assai abili; 
essa gli consente di valoriz-
zare l risultati ottenuti negli 
ultimi anni specie in politica 
estera, senza esporsi ai rischi 
di un confronto diretto. McGo
vern lo ha piu volte sfidato 
ad un dibattito. Nixon, per il 
momento. si guarda bene dal-
l'accettare. I vignettisti poli
tici dipingono quindi il can-
didato democratico davanti 
alia Casa Bianca. ermetica-
mente chiusa, mentre grida 
verso l'interno un fragoroso 
quanto inutile < Vieni fuori, 
se hai coraggio! >. '" ' 

Non sta certo all'osservato-
re straniero. che approda qui 
in questi giorni, tentare pre-
visioni circa 1'esito del duello. 
Fin dal momento del suo ar
rive egli e sepolto dalle pre-
visioni che gli americani van-
no facendo giorno per gior
no. con le tecniche piu sofi-
sticate della sociologia e della 
demoscopia. A questo punto, 
non si puo fare altro che 
registrarle. I polls, cioe i 
sondaggi di opinione. sono 
unanimi nel pronosticare una 
netta vittoria del presiden
te in carica. Certo, ci sarebbe 
da fare, a questo proposito, 
un lungo discorso non tanto 
sulla' attendibilita di que
sti metodi. quanto sulla loro 
funzione. Affermare ogni gior
no. per di piu con un'aria di 
rispettabilita scientifica. che 
un candidato e nettamente 
sconfitto in partenza, non si-
gnifica certo rendergli un ser-
vigio, poiche sono sempre po-
chi coloro che si sentono di 
porsi contro corrente, di en-
trare nel campo di un per-
dente. di appoggiarlo moral 
mente o finanziariamente. 

- Sarebbe difficile, a questo 
punto, dire se i polls sono uno 
strumento di informazione o 
di pressione sulla opinione 
pubblica. Comunque sia, essi 
sono tutti per Nixon, anche 
quelli effettuati dai sostenito
ri di McGovern. In pratica, 
non si incontra nessuno che. 
sia pure per amore di scom-
messa. si senta di arrisciiia-
re la previsione di un succes-
so del candidato d>* opposi-
zione. Le discuss!oni. semmai. 
vertono su un altro punto: 
ci si chiede cioe quale sara 
la portata del successo di 
Nixon, se la sua vittoria sa
ra schiacciante, netta o piu 
risicata. 

Come sara 
il Congresso? 
L'attenzione degli osservato-

ri politici si sposta dalle ele
zioni presidenziali a quelle par-
lamentari che le accompagna-
no. Oltre il presidente, il 7 
novembre gli amencani eleg-
geranno — come di regola — 
un terzo dei senatori, tutta 
la Camera dei rappresentanti 
e un certo numero di gover-
natori di Stati. Finora, Nixon 
ha avuto un Congresso — cioe 
il Parlamento — che non gli 
era troppo favorevole, specie 
al Senato, dove l'opposizione 
aveva la maggioranza. Ora le 
cose potrebbero cambiare, se 
nella scia del suo successo 
si affermassero suoi sostenito
ri anche nelle altre elezioni. 
Cio non e pero sicuro; cu-
riosamente, gli stessi polls 
dicono che le elezioni parla* 
mentari si presentano in una 
prospettiva meno brillante per 
Nixon e per i suoi amici 

politici di quelle presiden
ziali. 

Quali siano le cause di que
sti fenomeni, e un argomento 
che merita di essere trattato 
a parte. Un punto, tuttavia. 
va rilevato subito. Nixon ha 
indubbiamente a suo vantag-
gio quanto egli e riuscito a 
fare nei rapporti con la Cina 
e con l'Unione Sovietica. Di-
rei che non vi e una persona. 
fra quelle con cui mi e ca-
pitato di parlare in questi 
giorni. che non consideri i 
suoi viaggi a Pechino e a Mo 
sea come qualcosa di posi
tivo. Potra sembrare strano. 
ma proprio la politica estera, 
che in genere tutti conside-
ravano come non decisiva ai 
fini delle scelte elettorali e. 
comunque. non particolarmen-
te favorevole a Nixon fino a 
poco piu di un anno fa, si ri-
vela invece assai importante 
agli occhi degli elettori ame
ricani nello spingerli a prefe 
rire Nixon invece del suo 
rivale. 

Se. a queste, si aggiungono 
le prospettive di una pace nel 
Vietnam o anche solo il gran 
parlare che di queste prospet
tive si fa oggi nella imminen-
za delle elezioni. la posizio
ne di Nixon appare realmente 
assai forte. Sara bene, tutta
via, non commettere l'errore 
di considerare questi fattori 
come i soli decisivi. La cam
pagna elettorale in corso re-
stera per molti aspetti strana, 
conturbante. quale appare og
gi. Metodi tutt'altro che rac-
comandabili sono stati usati 
spesso in simili occasioni. Ma 
questa campagna risulta mar-
cata in modo particolare da 
alcuni scandali clamorosi. tan
to da aver indotto il Washing
ton Post a sostenere con 
estremo vigore polemico che 
essa € puo essere la piu spor-
ca campagna presidenziale a 
memoria di uomo»: il piu 
grave di tutti gli scandali re-
sta quello noto col nome di 
Watergate, cioe del quartier 
generale del partito democra
tico. dove agenti della CIA 
sono stati colti in flagrante 
delitto di spionaggio intemo 
dopo esservi stati mandati da 
persone assai vicine al presi
dente (e con ogni probabi-
lita in base al suo esplicito 
beneplacito). 

Altri giornali hanno parlato 
dei metodi non propriamente 
cristallini con cui un altro 
fra i collaboratori del presi
dente. l'ex ministro del Cotn-
mercio, Stans. ha raccolto 
fondi per finanziare la campa
gna elettorale. Eppure. tutto 
questo sarebbe ancora secon-
dario se non si accoppiasse al
ia sensazione che vi e qual
che cosa di non detto. qual
cosa che non appare alia su
perfine e che pure potrebbe 
influenzare il voto assai pro
fondamente; in altre parole, la 
sensazione che, dopo tutto, 
una gran parte dell'elettora-
to, sapientemente guidata, fi-
nira col votare non per 1'una 
o l'altra personalita. non per 
l'uno o per 1'altro program-
ma, non per la soluzione di 
questo o quel problema. ma 
in base ad oscuri timori o 
a radicati pregiudizi. per av-
versione ai negri o per reazio-
ne alia protesta giovanile. per 
nostalgia di una pace interna 
che e scomparsa o per paura 
del nuovo, e quindi del do
mani che si presenta incerto. 

E* difficile sottrarsi alia inv 
pressione che questo sottofon-
do non confessato sia piu (cer
to non meno) importante di 
cid che • invece emerge nei 
dibattiti politici. i quali do-
vrebbero tuttavia costituire fl 
vero tessuto di fondo della 
campagna elettorale. 

Giuseppe Boffa 


