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OGGI 
RISPONDE 

TEBRAOCD 
SORPRESI 
«Caro Fortebraccio, In 

questo clima direl cat a-
strofico della sltuazlone 
italiana provocato dal 
centro destra e dai gover-
ni che I'hanno preceduto, 
nonostante la grossa de-
pressione economlca che 
stlamo attraversando, il 
dlvario che si fa sempre 
piii lacerante tra nord e 
sud do stesso sono un 
emlgrante che ha trovato 
lavoro nella «bianca» 
Bergamo) nonostante tut-
to do, dlcevo, in Italia e 
proiblto esser poveri, aver 
fame, altrimenti ecco che 
cosa tl succede, se hai 
una certa eta, provlenl da 
certe regionl, versl In 
certe condizloni. Vedi que-
sta piccola notlzia pub-
blicata nella cronaca clt-
tadina dell'aEco di Ber-
gamo» del 16-6'73. E ci6 
e accaduto proprio nella 
terra del Papa Buono. do
ve la maggioranza delle 
persone si dicono cristia-
ne, cattoliche e votano 
compatte DC... Tuo Mas
simo Carrieri • Bergamo ». 

Caro Carrieri, tl cotifes-
to che dovendo scegliere 
tra le molte letlere alle 
quali mi propongo di ri-
spondere pubblicamente 
sono stato tentato di non 
dare la precedenza a que-
sta tua, perclie mi segna-
la un piccolo fatto. Ma i 
fatti dei poveri il piu 
delle volte sono piccoli e, 
come si dice, irrilevanti: 
e non e anche per questo 
che not abbiamo il dove-
re di tenerne conto? Que-
sta e la prima ragione 
che mi fa preferire la tua 
segnatazione. La seconda 
e che proprio nei giorni 
scorst to mi sono piu vol
te occupato dei grandl 
ricchi. Monti, in partico-
lare, e Agnelli. Bene: a-
desso voglio che i lettori 
abbiano la prova di cib 
che succede in questo 
Paese, dove e'e genie 
che percepisce reddtti di 
centinaia e centinaia di 
milioni I'anno. 

Ecco la breve notizia 
pubbltcata il 16 giugno 
dall'« Eco di Bergamo»: 
« Sorpresa a chiedere l'ele-
mosina all'incrocio di via 
Suardl con via Noli il 19 
aprile 1972. Rosina Bevi-
lacqua, di 57 anni. da Pe-
scara, e stata condannata 
a quattro mesl e 15 gior
ni di reclusione». Hai ra
gione tu, caro Carrieri. 
quando mi fat notare che 
questa sentenza e stata 
pronunciata nella cattoli-
cissima Bergamo, fulgida 
perla della Democrazia 
cristiana di tutta Italia. 
ma hai torto quando non 
sottolinei che l'« Eco di 
Bergamo» e un giornale 
piissimo, addirittura diret-

to, se non erro, da un sa-
cerdote, e specialmente 
diffusa in una diocesi go-
vernata da un vescovo 
nato in una povera fami-
glia contadina. Ebbene. in 
questo ambiente trovano. 
ami a sorprendono» (un 
verbo che ti da Videa 
della flagranza e che si 
usa di preferenza quando 
si cogtie uno a commette-
re una azione riprovevole 
e vergognosa), «sorpren. 
dono», dicevo, una povera 
donna a chiedere I'elemo-
sina, e la condannano a 
4 mesi e 75 giorni di gale-
ra. Se le sono passati da-
van ti, quel giorno. saltan-
to il reverendo direttore 
dell'«Eco» e i devoti mi-
lionari di Bergamo, e si-
euro che non hanno dato 
una lira a quella poverel-
ta. la quale, dunque I an-
data dentro « gratis ». non 
perchi ha otlenuto I'ele-
mosina, ma semplicemen-
te perche I'ha chiesta. E 
il santo giornale bergama-
sco da la notizia e non 
sente il bisogno di aggiun-
gere una parola di com-
mento. 

Eppttre sono pochi gior
ni che il petroliere Monti 
e Vindustriale Agnelli so
no stati «sorpresl» a in-
cassare il primo settecen-
tocinquanta e il secondo 
mille e trecento milioni 
I'anno. Mica molto: ma 
non estste qualche pubbli-
ca sanzione per casi co
me questi? Nota che la po
vera Rosina Bevilacqua ha 
chiesta Velemosina; se ha 
racimolato qualche lira e 
perchi ce I'ha domandaia, 
magari con un gesto com-
movente e gentile. Ma i 
miliardari. quando inca%-
sano le centinaia di mi' 
lioni dei loro redditi. for-
se che prima ce to chie-
dono? 11 cavaliere Monti. 
quando ci incontra, stende 
la mano.tirafuoriil piatti-
no. singhiozza? I suoi pari 
incassano a nostra insavu-
ta fanno ami di tutto, in 
generate, per non farceio 
sapere, e se noi lo tenia-
mo a sapere lo stesso, pri
ma di tutto ci porliavio 
sempre dietro il sospelto, 
non infondato, che t de-
nari incassati da lor liono-
ri siano molti di piu. e 
poi ci sentiamo immanca-
bilmente dire che qusi sol
di sono «contestati ». II 
che signtflca che la Rosi
na Bevilacqua va dentro 
per elemosine che forse 
non ha neanche ottenuto, 
mentre i miliardari stan-
no tutti fuori per I milio
ni che prendono e > per 
quelli, ancor piu nume- ' 
rosi, che ci nascondono. II 
Vescovo di Bergamo, che 
& un pio pastore. i con-
tento di come funziona 
questo mondo schifoso? 

SE LI TENGA 
«Egregio signore, lo 

non leggo a&siduamente il 
Suo giornale, ma ogni tan-
to lo vedo e non mi sfug-
gono 1 suoi scritti. Lei go-
de fama di giornalista as-
sal vivace e di moltepli-
ci tnteressi, ma a me e 
sempre accaduto di legge-
re cose sue francamente 
monotone, nelle quali 1 
suoi bersagli non varlano 
mai: 1 ricchi. a sentir Lei, 
sono tutti ladri e I com
ponent! della maggioranza 
silenziosa tutti fascistl. 

Non Le e mai venuto 11 
sospetto che tra 1 ricchi 
siano anche fior di galan-
tuomtni e che tra ! mem-
brl della da Lei aborrita 
maggioranza silenziosa, 
non manchino (e forse so
no piu di quanti Lei non 
creda) uomini con un e-
semplare passato di anti
fascist!? E non consider* 
mai. Lei che li difende a 
spada tratta. che anche 
tra gll opera! sono i dl-
sonesti, I fannullonl. gll 
Imbroglion! e i versipelie? 
Un po* di varieta, mi cre
da, piacerebbe a noi. di-
ciarao. Suoi letter!: e un 
po' di giustizia dovrebbe 
piacere anche a Lei. che 
pure dlmostra di fame 
piu che volentierl a meno 
Mi creda Suo prof. S. R. 
- Napoll - P.S.: Edgardo 
Sogno, per esemplo, fa 
parte della maggioranza 
silenziosa ed e stato par-
tiglano. e quale partigia-
no. Neanch'egll Le va 
bene? ». 

Egregio Protessore. que
sta Sua lettera, lunqt dal 
ferirmt, ml rende un am-
bilo onore. perchi la Sua 
accusa di monotonia equi-
tale a un riconoscimenlo 
dt coerenza per it quale 
Le sono grato. Sebbene 
penst non sia nesessano. 
desidero prectsare che 
quando scrivo • ricchi • 
tntendo rtferirmt at gran
dl ricchi. come quando di-
co * padroni* e prtncl-
palmente at grandl pa
droni che mi rivolgo: in-
somma a lor signori. Eb
bene, voglio ammettere 
che ci sia qualche miliar-
dario «fior di galanluo-
mo». ma un ladro in ca-
sa ce I'ha sicuramente. 
Sara stato 0 nonno. il pa
dre, lo zio. il suocero. non 
so: qualcuno in famtgtta 
che ha sgraffignato non 
manes mai. cos\ quando 
git do del ladro. se a lut 
personalmente la quallfica 
non spetla abbta pazienza 
e la passi In casa a chi dt 
raaione. 

Quanta at signori della 
maggioranza silenziosa, 
non c'i dubbto che sono 
fascistl. Lei ha mai vtslo 
con chl stanno. dove st 
rodunano. chl frequenta-
no? E qualcuno Le ha mat 
rtferito non t discorsi che 

fanno in pubblico, ma 
quelli che si scambiano in 
prtvato, tra loro, e le no-
stalgie che esalano e gli 
odi che professano? Let 
dice: qualche componente 
della maggioranza silen
ziosa vanta un esemplare 
passato di antifascista. Pe
trel Itmitarmi a risponder-
Le che se questo qualcu
no i ftnito cosi. doveva 
essere. allora. un antifasci
sta fasulto (non ne sono 
mancati); ma se era un 
antifascista vera, non & 
forse un aggravante lo 
aver smesso di esserlo og-
gi, in cui, sia pure In modi 
diversi, ce n't bisogno 
quanto allora? E poi per
chi dovret stlmare una 
persona in ' nome dt cib 
che fu. quando non & piu 
stimabile per cib che i? 
Potrebbe pretendere. Lei, 
che io abbracd appassto-
natamente una donna 
brutta perchi da gtovane 
fu bella? 

Nella Sua lettera. egre
gio Professore. Lei mi in
vito a essere giusto, e ml 
rtvolge la Sua esortazione 
col tono pacato e un po' 
susstegoso dl chi si con-
sidera imparztale e supe-
rtore alle passiont. Ma La 
tradtsce I'anlmo Suo, Pro
fessore. perchi appena 
passa a parlare deglt ope-
rat tl Suo ttnguaggio si 
fa esuberante e rompe, 
per cosi dire, git argini, 
cosi composti e cosi de-
gnt. Let chiama certi la-
voratori «disonesti, fan
nullonl. tmbrogltont e ver
sipelie* e si sente che Le 
piacerebbe continuare: 
mascolzont, farabuttl. vi-
Oliacchi e tradltorL Ebbe
ne, io non ne conosco nes-
suno cosi. e se ne cono-
scesst uno. sttmallsslmo 
Signore. difenderei anche 
tut, perchi a vol non ri-
conosco it dlritto dl pro-
nunciare certe condanne. 
Sono stato chiaro? 

PS Edgardo Sogno non 
i mat stato uno di 
quel a cospiratori (cito 
Gian Carlo Pajetla, che se 
ne intende) che non In 
tendono la cospirazlone 
come un gioco o come un 
momento retorlco della 
politica. ma come un'ar-
te (o una azione) che ha 
lo scopo e-ssenziale dl man-
renere del collejramentl 
di massa, di andare verso 
le masse*. Con la lotto 
popolare. con la lotto de
glt operai. Edgardo Sogno, 
uomo di ventura dt teme-
ratio coraggio, non ha 
mat avuto nulla a che re* 
dere. e lo dimostrano le 
inqualiflcabill vicende che 
hanno caratterizzato la sua 
altivita pubblica dopo la 
Resistenza. Se sono questi 
i suoi partigianl. Professo 
re. se 11 tenga pure: not 
non gliell inririieremo mat 

Ferttbracd* 

L^AMERICA DI WATERGATE 

PROCESSO A t PRESIDENTE 
Un impeccabile servizio di informazione del pubblico, che pud seguire minuto per minuto l'inchiesta sullo scan-
dalo, condotta dalla Commissione senatorial - Le accuse di fondo non riguardano soltanto alcune malversazioni 
elettorali, ma una vera « cospirazione » per sovvertire il sistema americano a vantaggio di un potere autoritario 

John Dean, ex consigliere di Nixon e princlpale accusatore del presidenle ntll't affart > Watergate, presta giuramenlo pri
ma della sua deposizione davanti alia commissione di Inchiesta del Senato 

La citta lagunare ricorre alle cave che servirono i dogi 

La pietra d'lstria per Venezia 
II restauro del centro storico oggi richiede I'uso dello stesso materiale con cui furono co-
struiti i palazzi, i ponti, e perfino i Murazzi - La tradizione dei maestri scalpellini di Albona, 
Cittanova, Pisino, Orsera, Montana e Torre - Verso la stesura degli accordi per le fomiture 

Dal nostro corriipondente 
BELGRADO. luglio 

La pietra d'lstria e bella 
come marmo. forte e resisten-
te, perfino astuta (come vie-
ne definna dagli esperti). per-
ch£ a) contatto con 1'atmosfe-
ra si ricopre di una speciale 
patina che rappresenta una 
validissima protezione dalla 
corrosione degli element], 
pioggia. sole, neve, gelo, salse-
dine e anche da quel flagello 
moderno che e Io smog. II 
Sansovino. - architetto e scul-
tore, che con la pietra istria-
na ebbe lunga abitudine e fa-
miliarita. ne era tanto entu-
siasta da celebrarla in versi: 
c Bella e mirabii cosa k la 
materia delle pietre vive / 
che son condotte da Rovigno 
et da Brioni/ castelli in ri-
viera delta Dalmazia/ sono 
di color bianco et simili al 
marmo/ ma salde et forti di 
maniera che durano/ per lun-
ghissimo tempo ai ghiacci e 
al sole ». 

Per cinque 
secoli 

Venezia e stata costruita 
con la pietra istriana, i suoi 
palazzi piu belli, i suoi pon
ti. persino le grandi dighe a 
protezione del mare come i 
Murazzi. Per cinque secoli le 
cave di pietra di Albona, di 
Cittanova. di Pisino. di Orse
ra. di Montona e di Torre 
lavorarono quasi esclusiva-
mente per la Serenissima. Piu 
di cento cave erano allora In 
piena attiviia e le navi dei 
dogi facevano la spola tra I 
port! istriani e Venezia. Cen
tinaia di maestri scalpellini 
venetocroati sgrossavano. ta 
gliavano, scolpivano, davano 
forma ai grandi blocchi di 

pietra. innalzavano I meravi-
gliosi edifici e monument! del
ta citta lagunare. Leggi spe-
ciali della Repubblica vene-
ta proteggevano la pietra 
istriana e stabilivano il suo 
impiego e i modi della sua 
lavorazione. comminando pe-
ne severissime a tutti i tra-
sgressori: «Se *ste piere no 
vien adatate e fate ben * ala 
volontade deli signori giusti-
zieri la condana >. come si 
pud leggere nello Statuto del 
1307. 
Oggi Venezia langue. muo 
re in una lenta agonia. Indif-
ferenza. insipienza. inettitudi-
ne di governanti hanno som-
mato guasti su guasti e nan-
no ridotto In coma la citta: 
gli specialisti. che discutono 
del suo awenire e del rime-
di da adottare. suscitano sem 
pre il paragone con un con 
sulto di medici al capezzale 
di un ammalato senza spe-
ranza. 
Se Venezia langue. languo-

no le cave di pietra delllstria. 
Soltanto poche di esse sono 
ancora In attivita e anche il 
rinnovamenlo tecnologico e 
andato a rilento. Mazze. scat-
pelli. picconi, argani e perfo-
ratrici giacciono in gran par
te inoperosi. Cavatori e scal
pellini. mane; d'opera altamen-
te specializzata. sono diventa-
ti manovali neiredilizia o nel-
I'industria cementiera. 

Qualche speranza (c ilhi-
sione?) e sorta negli ultiml 
tempi ni connessione con la 
campagna «salviamo Vene 
sia ». n movimento di denun-
cia e di protesta per la de 
gradazione della citta ha vi-
sto fianco a fianco urbanisti 
ed operai. enti culturali ed 
organizzazionl politiche e sin 
dacali dei lavoratori. ha coin 
volto enti intemazionali co
me I'UNESCO. Sono scaturl 
te proposte e piani concreti 

di intervento. TJ recente festi
val dell'Unita e stata la di-
mostrazione pratica di un 
c uso » vivificante della citta. 
capace di avviarne un proces-
so di rinascita in ' cootrasto 
con ogni progetto di sconvol-
gimento e di mummificazio-
ne proveniente dal capitali-
smo efficientista o dal cieco 
conservatorismo. 

Impianti 
da rinnovare 
La legge per Venezia, va-

rata dal ParlamenU,. D stata, 
in rapporto alia vastita del 
movimento e alia serieta del
le proposte. un frutto mise-
ro a striminzito. I trecento 
miliardi destinati hi cinque 
anni a Venezia non basteran-
no neppure ad iniziare a met-
tere mano ai mali della ci.t-
fa. che invece ha bisogno di 
interventi urgenti ed organi-
ci. Ma. almeno. qualcosa si e 
mosso. Si * mosso ancbe fl 
sindaco di Venezia. Giorgio 
Longo. che, con una detega-
zione. si k recato in Istria a 
visitare le cave di pietra a Pi
sino, a Montona. a Orsera • 
Torre, a discutere con i diri-
genti delle aziende estrattive 
istriane le possibilitA di tor-
nare ad utilizzare la pietra 
d'lstria per le opere di re
stauro necessarie nella citta 
lagunare. -

Pio di cento saranno I pa
lazzi sui quali occorrera in 
tervenire. moltissiml I pond 
e ancora le banchine. le di 
ghe, le fondamenta a le par
ti immerse. Ad un primo esa 
me, le capacita produttive del
le cave, cost come sono attual-
mente. si sono rtvelate Insuf
ficient! alle esigenze. Ma se si 

aprono prospettive di lavoro 
a lunga scadenza. I'industria 
istriana della pietra e dispo-
sta ad ampliarsi e a rinno-
varsi. Gia questa prima visi-
ta dei veneziani. benche si 
trattasse di una visita di stu
dio soltanto « precommercia-
le>, ha spinto la Comunita 
dei comuni istriani ad avvia-
re la costituzione di un Con-
sorzk) delle aziende estrattive. 

Nei colloqui che la delega-
zione ha avuto e stata discus-
sa anche la eventuality di ver-
samenti anticipati per la atti-
vizzazione dl nuove cave e per 
la modernizzazione degli im
pianti. ' Recenteraente si £ 
svolta a Palazzo Giustiniani 
unr mostra di material] da 
restauro e alia pietra d'lstria 
e stata dedicata una giorna-
ta. Sembra cioe si sia giunti 
alia conclusione che la bian
ca pietra istriana A indispen-
aabile e insostituibile per Ve
nezia e che presto si passera 
alia stesura degli accordi con
creti per le fomiture. Le na
vi torneranrw a fare la spola 
tra Venezia e le sponde istria
ne. come ai tempi della Se
renissima. 

Gli istriani non nascondo
no. owiamente. la loro soddi-
sfazione. sia per I vantaggi 
economici che ne trarranno 
che per 1'orgoglio appagato. 
La nostra soddisfazione sta 
nella speranza che forse e fi-
nalmente. si stia uscendo dal 
regno delFastratto e si comin-
d ad operare concretamen-
te. La scelta della pietra con 
la quale rifare Venezia non 
e ancora la rinascita della cit
ta. per la quale occorrono ben 
altri interventi di nature eco-
nomica. sociale, urbanistica. 
Ma pud rappresentare un av-
•io. anche se di dettaglia an
che se timidu. 

Arturo Barioli 

Dal noitro inviato 
DI RITORNO DAQLI STATI 

UNITI, luglio. 
Non e semplice fotogra fa

re l'America all'ora di Water
gate. L'ottica varia profonda-
mente da una sponda all'al-
tra dell'Atlantico. Vi b di qua 
e di la una profonda diffe-
renza di sensibilita e di to
no — da cui non si pud non 
essere colpiti — quando si 
esamina quel complesso di fe-
nomeni politici, assai gravi, 
indubbiamente critici, che si 
sono intrecciati e sintetizzati 
nei nome deJl'ormai celeber-
rimo « affare >. Gli america-
ni sembrano sconcertati da 
quella che e per loro una 
«incomprensione > europea 
delle loro piu gravi preoccu-
pazioni. Ma, come vedremo. 
non e poi cosi strano che gli 
europei restjno a loro volta 
interdetti davanti alle mani-
festazioni contraddittorie di 
una lotta politica americana. 
che orocede per imprevedibi-
li sussulti. 

Lasciamo. comunque. per 
un momento in disparte ogni 
considerazione. per limitarci 
ai fatti. Questi sono gia ab-
bastanza impressionanti. II 
piu impressionante di tutti e 
lo spettacolo offerto (il ter-
mine, come vedremo non e 
affatto irriverente) dalla pub
blica inchiesta. Pochi posso-
no essere gli eletti che arriva-
no ad entrare nella sala del 
Campidoglio. dove si riuni-
sce la sr>eciale Commissione 
senatoriale. In compenso tut
ti gli americani. da un lato 
all'altro del paese, possono as-
sistere ai suoi lavori. Basta 
che accendano U televisore. 
Le immagini hanno un che 
di irreale con quei loro scher-
mi colorati. dove di volta in 
volta prevalgono ora U ver-
de, ora il rosso, ora il giallo 
e i volti dei personaggi pos
sono farsi improvvisamente 
color di lucertola o di gam-
bero bollito conie in una vec-
chia storia di fantascienza a 
fumetti. Ma. in compenso. per 
nulla astratte o irreali sono 
le cose che quei volti dicono. 
Ie accuse che soppesano. i no-
mi che essi evocano. il dram-
ma che interpretano davanti 
a milioni di occhi indagatori. 

Le trasmissioni vengono ef-
fettuate in diretta ogni gior
no per cinque o sei ore di 
seduta della commissione. in-
terrotte solo daH'intervallo 
della col azione. Mi si dice che 
negli uffici statali di Washin
gton non esclusi quelli del Di-
partimento di Stato, si lavora 
assai poco in quei giorni. 
ognuno essendo restio a stac-
carsi dal televisore. Poi per 
chi non avesse tempo da spre-
care durante le ore lavorati-
ve, vi e uno dei tanti canali 
di teletrasmissione. che prov-
vede, a titok) di servizio pub
blico, a ripetere la sera da) 
principio alia fine, senza ta-
gli. la registrazione di tutta 
la seduta. L'indomani matti-
na i giornali riportano pagi-
ne intere, riempite col reso-
conto stenografico dei dibat-
titi. E' difficile concepire un 
servizio piu minuzioso e scru 
pok>so di informazione del 
pubblico. Da questo punto di 
vista non vi e nulla da ecce-
pire. 

Quella condotta dalla com
missione del Senato e inoltre 
solo una delle tante inchiesta 
in corso sui fatti incriminati. 
E' anche la piu famosa. non 
solo per la pubbb'cita di cui 
e oggetto. ma anche per il 
presb'gio dei sette senatori — 
quattro del partito democrati-
co e tre del partito repub 
blicano — che ne sono prota 
gonisti. Ognuno di loro e og
gi una specie di divo. Ma di 
tutti U piu celebre e U presi-
dente, 0 settantacinquenne 
senatore Ervin della Carolina 
del Nord. un'autorita indi-
scussa ip materia costituzio-
nale. personaggio solo dalla 
apparenza paciosa. che sem
bra uscito da un film noli-
ziesco della migliore tradizio
ne di Hollywood, una specie 
di Charles Laughton. capace 
di dire con I'aria piu inoffen-
siva le cose piu spietate. Una 
altra indagine di pari impor-
tanza vieoe effettuata da uno 
speciale giuri del ministero 
della giustizia. presieduto da 
Cox, legale « al di sopra delle 
parti». Vi si aggiungono tut
ta una serie di cause giudizia 
rie in corso. che si intreccia 
no con le due mchieste piu 
risonanti: esse sono tanle. che 
gli stessi americani ne luu> 
no perduto il conto. 

Da lontano non e tutta via 
possibile oomprendere tanta 

eccitazione, se non ci si rende 
conto anche della vera posta 
in gioco. I fatti, che hanno 
originato lo « scandalo > con 
tutte le sue conseguenze, so
no neH'insieme noti, perche 
gia raccontati tante volte. Tut
to ha origine un anno fa con 
la scoperta in flagrante delit-
to di un gruppo di ex-agenti 
della CIA. intenti a installare 
microfoni segreti nella sede 
del partito democratico a 
Washington, allora dislocata in 
quel complesso residenzia'e 
di Watergate, da cui tutto lo 
« affare » ha preso il nome e 
che e ormai diventato — se-
gnaleremo incidentalmente — 
una curiosita turistica della 
capitale americana. Quel ca-

so si e trasformato presto in 
simbolo di tutte le irregolari-
ta della campagna elettorale 
americana dello soorso anno. 
Formalmente e ancora que
sta la materia su cui si inda-
ga. Assodato che quelle irre-
golarita venivano ordinate di-
rettamente dalla Casa Bianca, 
si tratta di stabilire chi sia
no stati i principal! responsa-
bUi e quindi di sapere qua
le parte personale abbia avu
to Nixon, dapprima nei pre-
disporre gli atti arbitraxi, poi 
nell'ostacolare l'operato del
la giustizia che doveva scopri-
re i colpevoli. Tutto questo 
vale finch6 si resta nei qua
dra strettamente giuridico. 
Nella sostanza le cose sono 
andate ben piu lontano. 

I sewizi segyeti 
contro gli avversari 

II motivo di fondo delle in-
chieste e delle discussion!, la 
vera accusa, che viene impli-
citamente rivolta a Nixon, e 
assai piu grave. II presidente 
e sospettato di aver dato vi
ta ad una «cospirazione >. 
cioe, a un tentativo di servir-
si di metodi illegali di gover-
no per sovvertire gli equili-
bri della democrazia ameri
cana. modificarne le caratteri-
stiche costituzionali e stabili
re nei paese un potere auto
ritario e incontrollato. Va sot-
tolineato che non e questa 
una nostra i nterpretazione 
dei fatti, ma solo una loro 
descrizione oggettiva. Qualche 
giornale. fra i piu autorevoli, 
To ha scritto nero su bianco. 
Citeremo il solo New York 
Times: « Lo scandalo Waterga
te e un evento profondamen-
te sinistra, perche riflette sot-
to molti aspetti una mentali-
ta autoritaria e una disposi-
zione a sovvertire valori e 
prassi democratiche da parte 
di colore che stanno ai som-
mi posti di governo. La tiran-
nia non era ancora un fatto. 

ma la spinta verso la tiran-
nia, verso la riduzione e la 
distruzione delle liberta es-
senziali. era a buon punto. 
quando lo scandalo Watergate 
ha avvertito la nazione del pe-
ricolo>. II senatore Ervin ha 
gia imputato in pubblico a 
Nixon di aver violato quella 
Costituzione che egli e per 
giuramento impegnato a ri-
spettare e a garantire. 

I capi d'accusa, di cui si 
discute davanti alia Commis
sione senatoriale d'inchiesta, 
sono seri e vanno tutti nei 
senso di un'usurpazione di 
poteri. A Nixon si rimprove-
ra di essersi servito di stru-
menti segreti. quali quelli che 
potevano fornirgli la CIA, 
cioe il servizio di spionaggio. 
e lo FBI, cioe la superpolizia 
americana, per combattere i 
suoi avversari politici nell'in-
terno del paese. Anche gli uf
fici delle imposte. questi mi-
tologini simboli dell'imparzia-
lita incorruttibile dello Sta
to americano, venivano sfrut-
tati a fini di fazione. 

«II primo atto 
di una grande tragedia 
na\ 'RQ en nitacrn e/w A*A M ni*imn af4/\ A\ \\ Gia nei "69 — su questo so

no stati dubblicati documen
ts — il presidente aveva cer-
cato di dar vita a una specie 
di polizia segreta. che stesse 
persino al di sopra della CIA 
e dello FBI: fu curiosamen-
te i'oppostzione di Edgar Hoo
ver. i'onnipotente capo di 
quest'ultimo organismo. a im-
pedire 1'attuazione del proget
to. La Casa Bianca disponeva 
di liste di c nemici > da c tor-
chiare>. L'opera della giusti
zia veniva ostacolata con pres-
sioni e proposte di corruzio-
ne. Attorno al presidente si 
era create un gruppo di col
laborator! irresponsabilj. ma 
dotati di poteri eccezionali e 
guidati solo da vkicoli di fe-
delta personale. Questa, in 
sintesi, la lista deUe imputa-
zioni piu serie. 

Quando il principale accu
satore del presidente. il suo 

ex-consigUere John Dean, e sta
to invitato dai senatori della 
commissione a esprimere un 
suo giudizio sull'intero < af
fare Watergate*. egU ha rispo-
sto. compunto come sempre. 
che si trattava. a suo parere. 

del « primo atto di una gran
de tragedia americana ». No
nostante il dubbio carattere 
del personaggio. lui stesso reo 
confesso di molti degli arbitrii 
commessi. senatori e giornali-
sti autorevoli hanno assenti-
to alle sue parole. Siamo cos! 
arrivati al cuore dell'intero af
fare. Quello che oggi si svol-
ge davanti al pubblico ame
ricano non e altro che il pro-
cesso al presidente. un pre-_ 
sidente che e ancora in cari-_ 
ca. investito di tutta la mae-
sta che la sua funzione ha 
sempre investito negli Stati 
Uniti. Che questo e non al
tro sia il vero senso degli av-
venimenti. Io ha detto per pri
mo James Burnham. uno de
gli esponenti della destra 
classica americana. gia soste-
nitore di Nixon. Ma qui non 
si fermano le cose. L'avveni-
re della massima carica ame
ricana e assai incerto. Nessu-
no infatti ancora oggi e in 
grado di dire con certezza 
quale sara I'esito del processo. 

Giuseppe Boffa 
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