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OGGI 
RISPONDE 

FORTEBRAOOO 
UN CREDENTE VERO 

« Caro Fortebraccio, tl in-
viamo l'allegato ciclostila-
to che, come leggerai, e 
firmato da Don Dionisio 
Vittorietti, uno del parro-
ci di Alfonsine. che in pro-
cinto di lasciare la Parroc-
chia di Piazza Vincenzo 
Monti, ha voluto rivolgere 
un saluto a tutti e anche 
ai comunisti. Specialmen-
te quello rivolto a noi me-
rita, a nostro parere. una 
particolare considerazione. 
Vedi tu se seL d'accordo. 
Per la segreteria del Co-
mitato Comunale del PCI 
A. Pezzi • Alfonsine (Ra
venna) ». 

Caro Pezzi, ci ho pensa-
to due volte prima di pub-
blicare questa lettcra tua 
e dei compagni di Alfon
sine, e non sono sicuro 
neppure adesso di rende-
re un servizio da amico, 
quale sinceramente mi sen-
to, a Don Vittorietti, pub-
blicando qui, su queste co-
lonne, qttella parte del suo 
messagqio ai fedeli. die 
riguarda in particolare i 
comunisti. Ma ?w ragione 
di credere che questo Par-
roco sia un prete di carat-
tere forte e chiaro e di in-
temerata coscienza reliqio-
sa e civile, un sacerdote 
come, se Dio vuole, ce n't 
sempre di piii. 

Don Dionisio Vittorietti 
e stato chiamato a reqgc-
re la Parrocchia di S. Giu
seppe Artigiano in Faen-
za. In procinto di lasciare 
la sua Chiesa in Alfonsine, 
dopo 22 anni di ministero 
sacerdotale, egli ha rivolto 
un saluto a coloro con i 
quali ha vissuto tanto tem
po e dice, fra Valtro: « In 
tanti anni di vita trascor-
si con voi ho accumulato 
— grazie a voi e al Conci-
lio Vaticano II — tanta 
esperienza e tanta ricchez-
za di idee: specialmente 
ho capito come nuovi deb-
bano essere i rapDorti tra 
le varie persone. al di la 
della divisione delle idee 

e della stessa fede». Piu 
avanti tl discorso si fa an-
cora piu chiaro. Sentite: 
« Si sbaglia — e si e sba-
gliato — quando in nome 
della fede in Crlsto si so
no create divisioni fra per
sone credenti e non. co
munisti e non: le divisioni 
dovevano esistere, senv 
mai. solo sul piano delle 
idee». Proseguendo, il 
messaqgio si divide, per 
cos] dire, in paragrafl. II 
paragrafo 8 e rivolto «A 
chi va in Chiesa ». Eccolo: 
«Ricordiamo che ogni in-
contro di preghiera deve 
farci piu attenti e solidali 
con chi lotta e paga di per
sona per l'avvento della 
giustizia ed eguaglian^a e 
pace fra gli uomini: tutto 
questo il Vangelo lo chia-
ma gia Regno di Dio». 

Segue il paragrafo 9, de
dicate «A chi non va in 
Chiesa». in cui si ammo-
niscono i non praticanti a 
evitare giudizi frettolosi 
e banali nci confronli di 
chi segue le pratiche reli
giose. ed ecco il paragrafo 
10 intitolato «Ai comuni
sti » che dice cosl: «Chie-
do scusa. a nome inio e 
della chiesa, se troDoo 
spesso noi credenti abbia-
mo visto in voi il diavolo. 
b?n DOCO attenti. invece. a 
condividere con voi le lot-
te Der una vera siustizia ». 

Non ho commenti da aq-
qiuiigere, e del resto sa-
rebbero superflui. Voalio 
dire solo una ensa: ogni, 
6 maaaio. Don Vittorietti 
iniziera la sua missione 
pastorale a Faenza. I co
munisti che vivono nel 
territorio della Parrocchia 
di San Giusenpe Artiqiano 
spero siano mpltissimi. Se 
von sono credenti. o quel-
li tra rssi che non sono 
credenti. non vadano in 
chiesa e non vadmio neo-
pure a salvlare Don Vit
torietti- ?mn ce n'i' nessu-
na nectvta Ma snnniano. 
p vnn in riiment"'liwo. che 
c arrivato tra loro un ga-
lantuomo. 

STRESS 
«Caro Fortebraccio, se-

guendo il consiglio di quel 
lettore che ti invitava a 
non parlare solo degli uo
mini politici. ti invio co-
nia di un articolo di un 
medico mantovano che mi 
sembra degno della tua 
attenzione. Dott. Vittorio 
Carreri - Mantova». 

Caro Carreri, mi tocca 
di riportare un lungo bra-
no dell'articolo che tu mi 
segnali. ma penso che ne 
valga la pena, come docu-
mento di una mentalita 
magari inconsapevolmente 
distorta, ma assai diffusa. 
Lo scritto di cui riferirb 
Vinizio e comparso su una 
rivista «Mantova medi
co », marzo 1973, nella ru-
brica aTribuna medicare. 
Ne e autore il mantovano 
(a quanta mi dici) dottor 
Gilberto Maini. 

L'articolo, che si intitola 
•Sciopero si, sciopero no». 
cost si apre: «Parlando di 
scioperi un metalmeccani-
co mio vicino di casa mi 
mostrava la busta paga di 
febbraio: L. 60.000. Tutta-
via si di mostrava convinto 
della sua azione e quindi 
era pronto a continuarla 
con le modalita stabilite 
dal suo sindacato. Capisco 
che tra aver poco e un 
po* meno, e tanto e molto 
meno. comporti una diffe-
renza sostanziale: se quel-
l'operaio guadagna 100.000 
e ne porta a casa 60.000 ti-
ra un po' di piu la cinghia 
sperando in tempi miglio-
ri: ma se uno guadagna un 
milione e ne deve contare 
cinquecentomila la diffe-
renza e enorme. Ora que
sto e il caso che ha afflitto 
e turbato le notti di molti 
nostri colleghi. Oramai in 
tutte le case si program-
ma. cosi chi ha program-
mato il quadro d'autore. 
1'auto nuova. il motoscafo 
o la crociera non pud. a 
scanso di grave stress psi-
chico, derogare da tali im-
pegni assunti con se stes-
so». II resto dello scritto 
non e. quanto a lingua. 
perfeltamenle limpido. ma 
mi pare di aver canito che 
Vautore auspica che siano 
seguile, a differenza di 
quanto avviene di solito. 
«!e direttive giunte dai 
r.ostri raopresentanti cen-
trali i>. Su questo punto 

GRAZIE E SALUTI 
Molti lettori. anche nel-

le scorse seltimane, mi 
hanno scritto lettere o in-
viato segnalazioni, ritagli 
di giornali, manifesti, vo 
lantini eccetera. A volte 
ne ho tennlo conio. altrc 
volte non mi e stato pos-
sibile, ma ho sempre ccr-
calo di nspondere a tutti 
con lettere private Rin-
grazio c saluto qui. ora. i 
seguenlt lettori che non 
hanno tndicato il loro mdt-
rizzo: G Ronaila di Mar-
tinenao. G. De Martmo di 
Napoli. R Cordi di Vare-
se. A. Babini di Raienna. 
R. G. di Ftrenze. O Mon 
tanaro di Reqgto Emilia. 
G. Nalin di Mestre. E Sal 
vatori di Rimint. la studen 
tessa A F. di Genora, G. 
Del Giudice di Bari, A. 
Malfaili di Melegnano. 
G. Gambini di Popoli. 

Paolo Lucini di Gcnova. 
V. Longhi di Bologna, L 
Bottini e V. Bernini di Pa-
dova, S. Cazzaro di Pado-
M, f. V. di Reggio Emilia, 

non voglio pronunciarmi, 

?erchc non conosco i pro-
lemi ai quali il dottor 

Maini si riferisce e le di
rettive dei rappresenlanti 
centrali a cui accenna. In 
generale, e senza, ripeto, 
entrare nel mertto, sono 
lempre disposto a capire 
chi invito alia disciplina 
sindacale e all'unita nella 
lotta. 

Ma e sulla prima parte 
dell'articolo, quella da me 
testualmente riportata e 
che del resto tu, caro Car
reri, hai sottolineato. che 
mi pare valga la pena di 
soffermarsi. Parlavo dian-
zi di una mentalita assai 
diffusa. E' quella dei ric-
chi, e anche di molti sol-
tanto agiati, per la quale 
i poveri. essendo poveri, 
possono anche stare peg-
gio che fa lo stesso. men-
Ire chi possiede lia, come 
dicono loro, delle « esigen-
ze» delle quali bisogna te
ller conto. II ragionamen-
to di questo dottor Maini 
e tipico: il suo melalmec-
canico auadagna 100.000 li
re il mese. E' pressappoco 
la miseria. II qiorno in cui. 
in seguito alle agitazioni 
delle quali e consapevole 
protagonista, porta a casa 
soltanto 60.000 lire, che fa? 
«Tira un po' la cinghia 
sperando in tempi miglio-
ri». Ecco tutto. Anzi, se la 
tira con forza. la cinghia. 
dato che con 60.000 lire, al 
giorno d'oggi. letteralmen-
te non si mangia, crepa, e 
cost non ha piu neppure 
da fare la fatica di spc-
rare net tempi migliori. 
Iniece che cosa succede a 
chi sta bene? Succede che 
se da un milione al mese 
(un larqo benasere) pas
su a mezzo milione (siamo 
sempre nel benesscre), gli 
viene lo « stress psichico ». 
Questo «stress psichico n 
c una cosa da ricchi. co
me una volta Vemicrania. 
e Vautore dell'articolo da 
te seqnalafomi ha I'aria di 
trovare la cosa del tutto 
naturnle. 

La sola cosa che mi au-
guro c che il mctalmec-
canico suo vicino di casa 
chiami il dottor Gilberto 
Maini. alt dica che anche 
lui ha uno a stress psichi
co ». si faccia curare a lun-
ao e poi non lo paghi. 

M. C. di Latina, Luciana 
lx> Sapio di Roma. P. Bo-
netti di Cremona. F. Mar-
celti di Terni. G. Lucenti 
di Crotone. L. di Trento, 
D. D. di Forll. V. D. di Cu-
neo. M. R. di Roma, N. 
Montagnani di Pisa, J. P. 
di Torino. L. Ferretti di 
Pomigltano d'Arco. M. G. 
di Siilano. L Orsolalo di 
Mcstre. E Q. di Torino. 
C B di Milnno. A. T. di 
Bologna. P. Borsam di Pa-
dova. A Moretti di Arez-
zo. L Uanltni di Bologna, 
M M di Pisa. B. V. di Bo 
loqna. M Ferrorelli di Mi- i 
lano. R M. di Bologna. \ 
E Bonaretti di Reggio 
Emilia. S. Delftno di Pon-
tndectmo. G A di Modica, 
T. Teodorant di Cesena. 
B. Gualandi di Bologna, 
P. Segaliari di Genova, F. 
Barbisan di Livorno, S. di 
Firenze. G. A. di Bologna, 
O. Modena di Monza, G. I. 
di Nanoli. U. Mazzoni di 
Boloqna, e altri la cui fir-
ma c indecifrabile. 

Fortebraccio 

LE RADICI POLITICHE DELLO SCANDALO WATERGATE 

La "corte" di re Riccardo 
I retroscena dell'« affare » che ha determinate) una grave crisi alia sommita dell'amministrazione americana - Adesso vengono in piena luce 

i limiti della vittoria elettorale di Nixon e i contrasti tra il presidente e il suo stesso partito - Le critiche a un modo autoritario di governare 

si accompagnano nell'opinione pubblica ad altri fattori di risentimento e di preoccupazione, a cominciare dalla forte ripresa inflazionistica 

Sarebbe, a parer nostro. ste
rile cercare di capire quanto 
sta accadendo in America at-
torno all'ormai famosissimo 
« affare Watergate » mediante 
semplici interpretaziioni in 
chiave di scandali ammlni* 
strativi e di mornlita pubbli
ca. II metodo pu6 servire per 
qualche tirata propagandisti-
ca, non per la comprensione 
degli eventi. L'intera vicen-
da e squisitamente politica. 
La prova balza agli occhi non 
appena si riflette alia succes-
sione degli avvenimentl. 

I fatti che stanno all'origi-
ne dell'intero affare sono ac-
caduti quasi undici mesi fa 
ed erano strettamente connes 
si con la massiccia offensiva, 
scatenata dalla Casa Bianca, 
con tuti gli strumentl che il 
potere offre. per otenere In 
rielezione di Nixon. E' inuti
le adesso riassumerli, poiche 
gia se ne e parlato e, nel-
l'insieme. sono noti. Ma si 
puo dire che, per l'essenzia-
le, essi erano conosciuti in 
America fin dall'estate scorsa. 
Cio non significa che altri par-
ticolari, spesso assai piccanti, 
non siano venuti alia luce di 
recente e che altri ancora non 
possano emergere in un pros 
simo avvenire. Ma gia molti 
mesi fa era chiaro. almeno 
negli ambient! politici, la do
ve non si fosse dlsposti a 
chiudere un occhio o tutti e 
due, che metodi assai loschi 
venivano impiegati nella cam-
pagna presidenziale e che cio 
non po'eva certo accadere al-
1'insaputa del presidente. Ep 
pure tutto cio non ebbe. come 
invece sarebbe stato naturale. 
un peso apprezzabile nei me 
si che precedettero le elezioni 
ne al moinento del voto. tan 
to che Nixon venne rieletto 
nel modo che tutti conoscia-
mo. Si e dovuto aspettare il 
mese di marzo perche lo scan-
dalo esplodesse sino ad as-
sumere le proporzioni di una 
grave crisi politica. 

Per quanto strano pos-
sa sembrare, l'origine del fe-
nomeno sta proprio nella cla-
morosa rielezione del presi
dente nel novembre scorso. 
rielezione che in realta non 
fu — come tanti hanno inve
ce preteso — un gran tnon-
fo per Nixon. O. meglio, lo 
fu. ma in termini puramente 
matematici. che non cor-
rispondevano alia realta poli
tica del paese. Gia allora vi 
fu del resto chi osservo co
me il risultato fosse piu una 
sconfitta di McGovem che una 
vittoria di Nixon. Questi in 
fondo era stato eletto da un 

Richard Nixon e alcuni degl i al i i funzionari chiamati in causa per lo scandalo Watergate 

terzo scarso dei cittadini: sa
rebbe bastata una maggiore 
affluenza alle urne per met-
tere in forse il risultato. Una 
gran parte degli stessi espo-
nenti dell'opposizione non ave-
vano voluto — per milie ra-
gioni che furono analizzate a 
suo tempo — che fosse elet
to McGovern. Preferirono la
sciare Nixon alia Casa bian
ca, piuttosto che lasciare vin-
cere il loro compagno di par
tito. Allora per quanti sforzi 
venissero compiuti da alcuni 

giornali e da alcuni propa-
gandisti. lo scandalo Water
gate non venne mai in pri-
mo piano. La partita contro 
Nixon era tuttavia semplice-
mente rinviata. 

Solo piu tardi, a elezioni or-
mai archiviate. dovevano ve
nire • alia luce tutti i limiti 
della vittoria del presidente. 
Sbarazzatosi di McGovern, il 
partito democratico voleva 
prendersi la sua rivincita ed 
era normale che aspirasse a 
farlo. Watergate diventava al

lora un buon terreno di bat-
taglia. Ma la vendetta non 
sarebbe stata cosl rapida e 
sensazionale, se non aves-
se trovato un alleato inspera-
to in una notevole porzione 
del partito repubblicano, cioe 
dello stesso partito di Nixon. 
Si pote vedere allora, proprio 
in mezzo a coloro che dove
vano essere i naturali segua-
ci del presidente, quanto dub-
bio fosse stato il famoso trion-
fo elettorale nixoniano. 

Nel novembre scorso fu os-

QUATTORDICI COMPOSIZIONI RACCOLTE IN UN DISCO 

I canti del Vietnam 
La ricchezza dei motivi poetici che attingono alle fonti piu genuine della fantasia popolare - Una mu-
sica di immediata espressivita, nella quale si intrecciano i fatti quotidiani e i terribili eventi della guerra 

Quando si parla del Vietnam. 
della lotta di popolo per la 
liberazione del paese dagli in-
vasori, si tende a inquadrare | 
il problema soprattutto in ter
mini di eroismo, martirio, sa-
crificio, abnegazione. E sono 
termini esatti, nella misura in 
cui la pressione crudele delle 
vicende storiche ha costretto 
i vietnamiti — e non solo in 
questi ultimi decenni, ma da 
piii di un secolo — a essere 
eroici. a passare attraverso il 
martirio e il sacrificio, a di-
mostrare tutta l'abnegazione 
di cui un uomo e un popolo 
possono essere capaci. Ma sa
rebbe grave errore, dal punto 
di vista di un'analisi marxi-
sta, attribuire tutto questo. e 
le grandi vittorie di cui i viet
namiti sono stati capaci. quasi 
a una loro « superiority »; e se 
essi si sono dimostrati ogget-
tivamente all'avanguardia nel
la lotta contro gli aggressori. 
anche questo va analizzato 
nelle condizioni del loro svi-
luppo. nelle caratteristiche 
della loro storia di naz'-one e 
di popolo. Anche di fronte a 
un prodotto della cultura viet-
namita di oggi com'e il disco 
«Sulle strade del Vietnam ». 
edito dallo Zodiaco a cura di 
Emilio Sarzi Amade. non ba-
sta ammirare la compattezza, 
lo spinto di unita. la volonta 
di lotta che traspare attra
verso queste canzoni. ma an
che qui busogna cercare di 
capire perche" oggi il Viet
nam ha saputo dare al mon-
do questa lezione di compat-
tezza e unita e volonta di 
lotta. 

Tradizioni 
secolari 

La storia di questo paese 
ci soccorre al nguardo. Essa 
ci spiega che la strategia di 
difesa nazionale. come era sta
ta gia applicata durante le 
lotte vittonose contro gli ln-
vasori cinesi della dinastia 
Song nel XII secolo ma so
prattutto contro i mongoli nel 
secolo successivo. si basava 
sostanzialmente sulla parteci-
pazione del popolo alia guer
ra: ad esempio il re Tran 
Quoc Tuan (seconda meta 
del '200) soleva consultare i 
rappresentanti dei villaggi pri
ma di decidere come organiz-
zare la reslstenza, e la parte-
cipazione della popolazione 
aveva svolto fin da allora una 
funzione determinant* nelle 
lotte contro le aggreuloni del
lo stranlero. I eontnutl so

cial: tra classi dominanti e 
subalterne apparivano dun-
que superati in determinati 
casi in nome della difesa del-
l'unita e della liberta nazio-
nali. Si tenga presente d'al-
tronde che il solco che divi-
deva le une dalle altre, al
meno fino al sec. XIV, non 
era cosi profondo come ne-
gli stati europei nelle stesse 
epoche. Inoltre la mancanza 
di una letteratura scritta in 
lingua nazionale (che inco-
mincio a dare le prime opere 
di nlievo solo nel sec. XV} 
incoraggio la fiontura di una 
tradizione letteraria orale po
polare di incredibile ricchez
za. E quando, a partire dal 
XVI secolo, il blocco di po
tere aristocratico si cliiuse 
in se stesso isolandos: sem
pre piii dal popolo, la classe 
dei Ietterati e degli intellet-
tuah cesso in larga misura 
di lavorare al servizio dei po-
tenti e si ntiro a vivere in 
mezzo al popolo. 

L'mcontro tra letteratura 
colta nazionale e quelia della 
base etnica fu certamente uno 
degli elementi che ^ervirono a 
saldare non solo l'unita lin-
guistica del paese, m.i anci.e 
la coscienza di un'unicita d: 
popolo e di storia che fu 
sempre con&ervata come un 
bene prezioso attraverso lun-
gni anni di degradazione co-
lonialistica. Su questa radi-
cata — anche te per un certo 
periodo Iatente — coscienza 
pole casi inserirsi l'opera di 
liberazione nazionale guidata 
dal partito comunista, che fin 
dal 1930 — anno della sua 
fondazione ad opera di Ho Chi 
Minh — pose tra i suoi obiet-
tivi priman queilo delia liber
ta e dell'indipendenza. « Quan
do non ci sara piii erba sul
la Piana dei Giunchi / solo 
allora non ci sara piu nessu-
no del nostro popolo per 
battere i Tay »: sostituiamo ai 
Tay di questa canzone popo
lare, nata nel periodo delle 
lotte contro i francesi, gli 
americani, e avremo l'mter-
pretazione poetica della lot
ta di popolo sostenuta dai 
vietnamiti del nord in questi 
ultimi anni. 

II disco in parola ci fa 
conoscere appunto il nflesso 
poetico, attraverso le canzoni 
cantate dal popolo nordviet-
namita in questi anni, delle 
lotte e delle vittorie contro 
gli americani, ma anche dei 
dolori e dei lutti che lo han
no colpito. Sarzi Amade ha 
reglstrato queste canzoni du
rante un lungo viaggio com-
pluto attr»verto tutto 11 Viet

nam dei nord « tra una "sca-
lata" e l'altra (quella di John
son e quejla di Nixon), nel 
1970», nei campi, nei villaggi, 
nelle risaie, nei luoghi di com-
battimento. II panorama che 
offrono le quattordici canzo
ni e estremamente ricco e 
vario, proprio perche nella 
ricchezza dei motivi poetici 
e nell'intreccio ininterrotto di 
fatti quotidiani con i terribili 
eventi della guerra si ritrova 
quella unita e ricchezza ii in-
venzione che e frutto secola-
re di una tradizione popolare 
che poteva contare sulla par-
tecipazione di tanti Ietterati e 
intellettuali democratici. 

La sainpaniera 
di An Thuy 

La sampaniera (barcaiola 
del sampan) di An Thuy Ia-
menta in un dolce canto me-
Iismatico la separazione for-
zata di tante famiglie che vi
vono dalle due parti del 17. 
parallelo. « Le nostre vite so 
no separate / Perche dopo 
otto lunghi anni il baco da 
seta e ancora lontano dalla 
foglia di ge'iso? / ...Lo stesso 
sangue vermiglio circola nelle 
nostre venc. / la nostra pa-
tria e la stessa.- ». Ccrte vol
te !e dure necassita della 
guerra devono far tacere ogni 
altro senti mento. A un sol-
dato che invita maliziosamen-
te una giovane sampaniera a 
prenderlo con lei, questa ri-
sponde improwisando, secon-
do un procedimenrti tipico 
dei canti popolari vietnamiti: 
«...Ti prego. toma a casa e 
chiedi al padre e alia ma-
dre / che ci consentano di 
lasciare da parte i nostri sen-
timenti / perche possiamo 
andare alia regione occidenta-
le / a dissodare la terra». 

Ma le canzoni d'amore, che 
hanno nel Vietnam una ric-
chissima tradizione popolare, 
non mancano, come non man-
cano di contro quelle di into-
nazione esclusivamcnte politi
ca: il coro di ragazzi della 
Scuola ArtLstica di Hanoi can 
la una canzone in onore di 
Lenin e di Ho Chi Minh e 
un'altra sulla lotta della po
polazione nel Vietnam del 
sud; un coro del villaggio 
di Hai Tinh rievoca la figura 
di Ho Chi Minh che dedico 
tutta la vita a alle montagne 
e alle acque» (la patria); le 
artlgliere di Ngo Thuy into-
nano una canzone che serve 
per fls*axe nell* memoris, da-

ti di puntamento e istruzio-
ni per la battaglia; i miliziani 
di Hai Tinh accusano gli ame
ricani, asatana avidi di san-
gue », perche «assassinano i 
nostri padri, che cadono tra le 
reti / mescolando il loro ros- • 
so sangue alle acque azzurre 
del mare ». II disco si conclu
de con un commovente omag • 

gio airitalia, « Bella ciao » can
tata da un componente del 
Complesso Nazionale di canti 
musica e danze della RDV. 

Parlare qui della musica di 
questi canti non e facile, per
che proprio questo aspetto — 
per mancanza di conoscenze 
approfondite. di informazione 
sufficiente; in breve a causa 
della nostra vislone assurda-
mente eurocentrica della mu
sica — e quello che piu sfug-
ge a una valutazione corret-
ta. Diremo solo che si tratta 
di una musica estremamente 
semplice e di immediata 
espressivita, sempre cantata 
da una voce sola (o da un 
coro all'unisono) con un ac-
compagnamento discreto per 
lo piii di percussione e qual
che volta di strumenti a piz-
zico o a f iato; colpisce soprat
tutto la strettiss';ma simbiasi 
tra linguaggio e veste musica-
le. tenendo conto della ric
chezza fonetica incredibile del 
vietnamita, che e musica es-
so stesso e in unione a un 
certo tipo di melodia. spesso 
melismatica. da origine a so-
norita e inflessioni finissime 
ed affascinanti. 

Colpisce infine 1'autenticita 
melodica di questi canti: non 
v'e traccia di influssi esterni, 
magari di canti rivoluzionari 
di importazione europea come 
spesso e avvenuto n^lla stes
sa musica cinese. E" un'ulte-
riore riprova dell'unita di sto
ria e di cultura del Vietnam 
che, attraverso tragedie seco
lari, mantiene intatto un suo 
patrimonio civile e lo poten-
zia e arncchisce attingendo 
continuamente alle fonti piu 
genuine della fantasia e crea-
tivita popolari. Mi pare allora 
che questo disco dia un esem
pio felice di quella che po-
trebbe essere la base di par-
tenza di una cultura libera e 
rivoluzionaria. che non rinne-
ghi le sue matrici e le con-
quiste del passato. ma le pon-
ga in con tat to con il presen
te, arricchendole e rinnc-
vandole con i contenuti e I 
problemi die si pongono e si 
porranno nella fase deU'edifi-
cazione social ista del paese li
bera to. 

Giacomo Manzoni 

servato subito come al suc-
cesso del presidente non aves-
se corrisposto un analogo suc-
cesso del suo partito, che al 
contrario uscl indebolito dalle 
contemporanee elezioni parla-
mentari e amministrative. Va 
detto che Nixon per primo, 
conoscendo la debolezza del
la sua posizione di parte, non 
aveva fatto quasi nulla per 
favorire l'avanzata dei suoi 
compagni di partito, preferen-
do presentarsi in una veste di 
presidente «al di sopra» del
le fazioni. L'intera vicenda a-
limento nelle file repubblica-
ne un sordo rancore nei suoi 
confronti, che non avrebbe 
tardato ad espriraersi. II ri
sentimento non sarebbe stato 
tuttavia sufficiente a provoca
te quanto poi e successo, 
se non si fosse intrecciato con 
un secondo fenomeno di origi
ne diversa. ma di non mi-
nore importanza. 

La democrazia americana e 
un delicato sistema di equi-
libri, in cui interessi differen-
ti. sia pure riconducibiii alia 
comune matrice borghese, de
vono trovare una loro influen
za e un loro tornaconto. Ora, 
tutto il modo di governare di 
Nixon ha provocate una cri
si seria di tali equilibri. Lo 
ha fatto proprio perche Ri
chard Nixon, a dispetto della 
sua clamorosa riedezione di 
novembre, resta un presiden
te scarsamente popolare e 
spesso aspramente contestato. 
Egli e stato quindi indotto a 
dirigere il paese In modo as
sai autoritario, facendo leva 
soprattutto su una cerchia ri-
stretta e poco appariscente di 
collaboratori misteriosi (il suo 
famoso staff della Casa Biaii-
ca) legati a lui da vincoli 
di fedelta personale e intera-
mente dipendenti dai suoi fa-
vori. 

I potenti 
eonsiglieri 

Non solo il Congresso, doe 
il parlamento, era stato da lui 
esautorato al punto da crea-
re a Washington la minaccia 
di un'autentica crisi costitu-
zionale. Anche il «suo» go-
vemo era stato relegato in 
una posizione subaltema: era 
ormai la favola di Washington 
— ma corrispondeva rigorosa-
mente ai fatti — che perfino 
i ministri piu importanti lo 
vedessero assai di rado e non 
potessero essere comunque 
ammessi alia sua presenza, se 
non coi beneplacito di uno dei 
suoi potentissimi eonsiglieri 
pnvati. II potere era sempre 
piu concentrato nella Casa 
Bianca e nei suoi personaggi 
senza volto o, come ormai 
scriveva sarcasticamente la 
stampa, in «re Riccardo e 
nella sua corte». Tutto cio 
si era ripercosso negaUvamen-
te proprio sul partito — quello 
repubblicano — che con Ni
xon avrebbe dovuto condivi
dere la massima autorita sia 
nel govemo che nei Congres
so. 

Al di la della cronaca scan-
dalistica, cio che colpisce nelle 
ultime vicende dell'affare Wa
tergate e stata proprio la de-
liberata volonta di gran par
te del mondo politico (non 
importa se repubblicano o de
mocratico) di scardinare il 
gTuppo degli « uomini del pre
sidente », di sconvolgere quel
lo staff della Casa Bianca, 
che aveva concentrato nelle 
sue mani tanto potere. La co
sa non e stata difficile per
che gli uomini erano gli stes
si che avevsno dlretto la canv 
pagna elettorale dl Nixon, 

quindi tutti immersi fino al 
collo nei suoi scandalosi epi-
sodi. La prima grande onda-
ta di denunce non ha nvuto 
tregua finchd non sono saltati 
i due personaggi — Haider-
man e Erlichman — che era-
no di tutti i piii odiati, per-
ch6 considerati, a torto o a 
ragione, autentiche eminenze 
grigle, diventiite le oer-
sone piii influenti degli Sta
ti Uniti dopo Nixon. Diversi 
fra gli accusatori piu impla-
cabili sono emersi dal par
tito repubblicano. Ma e pro-
babile clie la campagna non 
si arrfsti neppure dopo questa 
prima fase, sia perche di ma
teria per scandali ve ne 6 
tanta. sia perche si vuole i-o-
stanzialmente imporre a Ni
xon un altro modo di gover
nare, quindi tutta una serie 
di altri compromessl. 

II malessere 
della societa 
La cosa tuttavia non sara 

semplice. Nixon sinora ha 
sempre governato cosl e non 
e facile per lui, al punto in 
cui e arrivato. cambiare sti
le e uomini. Subito dopo la 
sua rielezione egli aveva gia 
promesso un rimpasto radi-
cale della sua amministrazio-
ne; poi non ne ha fatto nul
la. limitandosi a sostituire so
lo alcuni personaggi, quasi 
tutti di secondo piano. E' pro-
babile che sia stato questo 
1'errore, che ha accelerato la 
esplosione dello scandalo. Ma 
si e trattato di un errore o 
non piuttosto di un compor-
tamento obbligato da parte 
del presidente, che non pote
va piu disfarsi tanto agevo!-
mente dei suoi collaboratori? 
Ora che la crisi e scop-
piata, rancori e conflitti si 
sono manifestati nel clan pre
sidenziale: ogni prowedimen-
to preso rischia di provoca-
re strascichi polemici. Per di 
piu vi sono molte cose nel-
l'interno del paese che non 
vanno: quella che provoca 
la maggiore irritazione nel va-
sto pubblico e la forte ripre
sa inflazionistica, che ha smen-
tito le prognosi economiche ot-

timistiche, con cui in novem
bre si erano fatte le elezioni. 
L'insieme di tanti fatto
ri preoccupanti ha anticipate 
al di la di ogni ragionevole 
limite gli scontri fra gli espo-
nenti repubblicani in vista del
le future battaglie elettorali 
(quella del 1974 per il Con
gresso e quella del '76 per 
la presidenza). Tutto cid ci 
riporta al risultato dello scor
so novembre che servi a ma-
scherare il malessere della so
cieta americana piuttosto che 
a curarlo. 

Si osservera che sinora la po
litica cetera e rimasta fuori 
della crisi. Ed e vera, ma 
solo in parte. Di tutti i eon
siglieri di Nixon, il piu fa
moso, Kisainger, e anche uno 
del pochissimi che escano in-
denni dalla vicenda. Tuttavia 
vi sono gia state iniziative, 
oon cui altri centri di po
tere hanno cercato di inserir
si nei piiuii del presidente. E' 
quanto, ad esempio, ha fatto 
il Congresso intervenendo pro
prio nel dialogo con TURSS, 
quando hit chiesto e ottenuto 
che fosse soppresso a Mosca 
il « risarcimento per l'emigra-
zione » prima di concedere al-
l'Unione Sovietica la clausola 
della « nazione piu favorita », 
che era uno dei capisaldi degli 
accordi commerciali gia con-
clusi da Nixon. Nello stesso 
tempo anche una delegazio-
ne di senatori ha ottenuto di 
essere ricevuta dai dirigenti 
sovietici, quasi a sottolineare 
che bisognava parlare anche 
con loro oltre che con Nixon 
e Kissinger. Non e da esclu-
dere che simiii colpi di sce-
na si registrino pure nei rap^ 
porti con gli «alleati» degli 
Stati Uniti, oggi divenuti assai 
difficili: e probabile che i piii 
abili fra gli interlocutori dei 
dirigenti americani ne tengano 
conto nel prossimo avvenire. 

Sono questi gli autentici re
troscena dello scandalo di Wa
tergate. Non un episodic quin
di, per quanto drammatico, 
ma qualcosa di piu: una ge
nerale e profonda manifesta-
zione di tensione, in cui si 
rispecchiano, sia pure in for
ma distorta, tutta una serie 
di problemi della vita poli
tica americana. 

Giuseppe 3offa 
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