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La disputa sulla 

infallibilitd del Papa 

II caso Kiing» 
II teologo di Tubinga contro un dog
ma custodito tenacemente e ancora 
ribadito, ma non piu inattaccabile 

La pubblicazione da par
te della Congregazione per 
la dottrina della fede (ex 
SanfUffizio) di un docu-
mento per «difendere la 
Chiesa da alcuni errori 
d'oggi» e stata interpreta-
ta dai vari esegeti come una 
rigida riaffermazione del 
dogma sulla « infallibilita 
del Pontefice» proclamato 
solennemente dal Concilio 
Vaticano I nel 1870. 

La sorpresa ed il disap-
punto per questo documen-
to si sono fatti subito sen-
tire da parte cattolica e da 
parto delle altre Chiese cri-
stiane e non cristiane; in es-
so si e visto un atto restrit-
tivo di quel dialogo ecume-
nico che, iniziato da Gio
vanni XXIII, aveva trovato 
alcune conferme in Pao
lo VI fino al recente annun-
cio secondo cui il prossimo 
anno santo dovra essere ce-
lebrato nel segno della « ri-
conciliazione » tra * cattoli-
ci e non cattolici», «tra 
credenti e non credenti ». 

Storicamente, l'afferma-
zione di una < infallibilita 
del Pontefice » e stata sem-
pre per i non cristiani e per 
i non cattolici una cosa 
inammissibile. Per la Chie
sa della Riforma l'unico 
punto di riferimento nella 
pratica religiosa e la Bib-
bia, mentre per i cattolici e 
la Chiesa romana guidata 
dal Papa, anche se questa 
concezione e stata resa me-
no rigida dal discorso sulla 
collegialita dopo il Conci
lio Vaticano II. 

II segretario del Consigiio 
mondiale delle Chiese, Phi
lip Potter, ha considerato il 
documento sulla « infallibi
lita » come un affronto per
che e stato reso pubblico il 
5 luglio, ossia proprio il gior-
no prima del suo colloquio 
in Vaticano con Paolo VI. 
Questa impressione negativa 
non e stata attenuata da 
mons. Schroffer, il quale, 
parlando ai giornalisti a 
nome della Congregazione 
per la dottrina della fede, 
ha detto che la necessita di 
ribadire quanto il Vaticano I 
aveva affermato sulla « in
fallibilita* e stata determi-
nata dal fatto che essa « vie-
ne oggi messa in dubbio da 
vari autori, particolarmen-
te da Kiing». 

In verita, il teologo di Tu
binga, Hans Kiing, che gia 
in passato aveva sollevato il 
problema della collegialita 
in La Chiesa (1967), ha af-
frontato con chiarezza di ar-
gomentazioni e coraggio nel 
suo saggio Infallibile? una 
domanda. pubblicato in Ita
lia nel 1970 (editrice Que-
riniana) il problema centra-
le che ha piu diviso e di
vide ancora la Chiesa cat
tolica dalle altre Chiese cri
stiane e non cristiane. Si 
ricordi che la definizione di 
* infallibilita > data dal Con
cilio Vaticano I piu di un 
secolo fa aveva questo co-
rollario: < Se qualcuno avra 
la presunzione, cio che Dio 
non voglia, di contraddire 
a questa nostra definizione, 
sia anathema >. 

Come e noto — commen-
ta Kiing — « tale anathema 
ebbe come conseguenze non 
solo la scomunica del prin-
cipale teologo tedesco (e 
forse europeo) Ignaz D6I-
linger. ma anche una nuo-
va spaccatura nella Chiesa: 
la separazione della Chiesa 
cristiana cattolica in Germa-
nia, Austria, Svizzera ed 
Olanda ». 

Un segno 
dei tempi 

Partendo da questi prece
dent! storici, Kiing ritiene 
che, soprattutto dopo la 
tvolta conciliare che ha con-
sentito alia Chiesa di ripren-
dere il dialogo con le altre 
Chiese cristiane e non cri
stiane e con tutto il mondo 
contemporaneo, < non si pud 
piu far finta di non vedere 
l'intoppo per ampliare que
sto dialogo >. Kiing dice di 
rendersi conto della com-
plessita e della gravita del 
problema che pone, ma di-
chiara di essere pronto ad 
affrontare il processo pur-
che siano accettate dal Va
ticano le seguenti condizio-
ni: di poter prendere visio-
ne dell'istruttoria a suo ca-
rico, di poter nominare a 
sua scelta gli awocati di-
fensori e di poter ricorre-
re in appello in caso di con-
danna. 

Chiede troppo? «Decisa-
mente no >, risponde padre 
Nazareno Fabbretti sulla 
Gazzetta del Popolo del 15 
luglio. «Negli anni settan-
ta mi sembra il minimo che 
un teologo di fama mondia
le accusato di errore possa 
o debba chiedere alia sua 
e nostra Chiesa. Ed e, cre
do, per lo stesso ex San
fUffizio, una buona occa-
sione per dimostrare che, 
secondo lo scopo col quale 
l'ha riformato Paolo VI, es-
so intende prima di tutto 
annunciare la fede, piutto-
•o che colpirc 1'uomo >. 

Al di la della polcmica 
•ft* va sviluppandosi a li-

vello teologico tra Tex San-
t'lJffizio ed il teologo Kiing 
con la partecipaziono di al-
tri teologi, ancho non catto
lici, su giornali e riviste, al
cuni fatti vanno registrati 
come «segni dei tempi*: 
sotto Pio XII un caso ana-
logo sarebbe stato liqtlida-
to d'autorita e con una pro-
cedura rapida e segreta, 
mentre del caso Kiing si di-
scute apcrtamente dal 1967; 
L'Osservatore Romano si e 
limitato a pubblicare il do
cumento che riafferma la 
«infallibilita » senza pren
dere posizione con un suo 
commento. 

II « diritto 
al dissenso » 

II fatto piii significativo, 
poi, non rilevato dalla gran-
do stampa, riguarda lo stes
so modo come nel documen
to viene riproposta la « in
fallibilita »: vi si parla, in-
nanzitutto, della «infallibi
lita della Chiesa » intesa 
nel suo insieme e della qua-
lo naturalmente fanno par
te il Papa, i vescovi, ma 
anche i teologi ed i fedeli. 
Non si insiste, come in al-
tri tempi, sulla «infallibi
lita del Pontefice », per cui 
resta aperto il problema del 
come interpretare storica
mente la < infallibilita > che, 
cosi intesa, porta a conclu-
dere — come osserva padre 
Fabbretti — che « non so
no infallibili nemmeno gli 
autori, i correttori, i soste-
nitori e i responsabili del 
documento che ha fatto 
tanto chiasso >. Inoltre, non 
si parla di anathema, ne 
di scomunica, ne di eresie, 
ma solo di « alcuni errori 
d'oggi». 

D'altra parte, non e un 
mistero che Pio IX procla-
mo il dogma delP« infallibi
lita » nell'intento di raffor-
zare il suo primato ed il 
suo potere temporale il 14 
luglio 1870, ossia due mesi 
prima della « breccia di 
Porta Pia». E, nell'arco di 
poco piu di un secolo da 
quella proclamazione, l'« in
fallibilita » e stata rivendi-
cata una sola volta da 
Pio XII allorche proclamo, 
nel 1950, il dogma dell'As-
sunzione di Maria. 

II fatto e che il Conci
lio Vaticano I fu convocato 
da Pio IX per condannare 
gli c errori > del tempo mo-
demo, come il Concilio di 
Trento aveva respinto le 
dottrine dei riformatori del 
secolo XVI. Invece Giovan
ni XXIII, con il suo memo-
rabile discorso dell'll otto-
bre 1962, smentendo tutti i 
profeti di sventure, non so
lo esorto la Chiesa a la-
sciare alle sue spalle le cro-
ciate ed i metodi inquisito-
ri, ma l'incoraggid a spalan-
care le finestre aU'esterno, 
al mondo contemporaneo. 

Svolgendo alcune « rifles-
sioni > in una lettera a Pao
lo VI nel decennale della 
Pacem in terris, il cardina-
le Roy, presidente della 
Commissione lustitia et Pax, 
ha affermato che le pagine 
dell'enciclica giovannea non 
solo si sono rivelate « profe-
tiche > per quanto riguarda 
la distinzione tra < errore > 
ed « errante » favorendo un 
dialogo fecondo tra cattolici 
e non cattolici, ma hanno 
offerto «un metodo per il 
nostro tempo >. 

Con questo metodo — ag-
giunge il card. Roy — noi 
possiamo oggi comprende-
re anche le ragioni della 
contestazione e quel « dirit
to al dissenso» che l'enci-
clica giovannea non affron
to perche la societa di cui 
aveva visione era ancora 
< una societa di consenso > 
e quindi < ordinata e gerar-
chica >. Dopo dieci anni, 
siamo passati — prosegue 
il card. Roy — da una « so
cieta di attestazione > e da 
un < civismo di consenso • 
ad una < societa di contesta
zione > o ad un < civismo 
di dissenso >. 

II < diritto al dissenso > 
viene considerato dal car-
dinale Roy come < il dirit
to di non-allineamento alia 
dottrina » quando questa de-
genera in totalitarismo, una 
forma di «resistenza mora
le ad un'opprcssione ingiu-
sta e grave, quale sarebbe 
PintoIIeranza religiosa, mo
rale, civile, razziale ». 

Alia luce di questo docu
mento, autorizzato da Pao
lo VI I'll aprile 1973 nel 
decennale delta Pacem in 
terrU, la riaffermata «in
fallibilita di tutta la Chie
sa > assume una dimensio-
ne storica profondamente 
diversa da quella del 1870. 
Le stesse tesi di Kung ne 
fanno parte come uno dei 
segni dei tempi nuovi, in 
cui si pud dire che delle tpo-
tesi di lavoro sono erronee, 
ma non per questo possono 
essere condannate. Eresie e 
scomuniche appartengono 
ad un passato che la civilta 
contemporanea respinge co
me per un processo di ri-
gctto. 

Alceste Sanffini 

L'AMERICA DI WATERGATE 

Se anche fra i due fenomeni non puo essere tracciato un nesso meccanico, il conf litto del Vietnam/ il prolungarsi dell'impegno ame-
ricano in Indocina, le conseguenze psicologiche della sconfitta sono le cause principali della crisi costituzionale, di cui il famoso 
« affare » e sempre piu un'espressione — Altri segnali di allarme: il reduce che si uccide e gli stanziamenti negati per la Cambogia 

DENVER (USA) - « I nordvietnamiti lo ave
va no tenuto vivo per cinque anni, ora il suo 
paese lo ha ucciso».-Questo il vibrato atto 
di accusa lanciato dalla moglie del sergente 
Abel Kavanaugh contro I responsabili della 
sporca guerra. II 27 giugno scorso, il sergente 

Kavanaugh si e tolto la vita, con un colpo 
di pistola, nella ; casa del padre, a Denver, 
perche sottoposto ad inchlesta ed incolpato di 
c collusione con il nemlco ». NELLA FOTO: la 
signora Sandra Kavanaugh mentre mostra un 
ritratto del marito. - ' 

So che indicare un collega-
mento fra I'intero affare Wa
tergate e la guerra del Viet
nam potra sembrare a taluni 
una manifestazione di partito 
preso. Ben pochi sinora anche 
in America — per non parla-
re poi dell'Europa — hanno 
attirato I'attenzione sui nessi 
esistenti fra i due fenomeni. 
Eppure quel legame esiste e 
pud essere ritrovato con una 
rijlessione un po' attenta, pur 
conservando lo scrupolo, che 
va sempre rispettato, di non 
forzare i fatti per adattarli 
alle proprie chiavi interpreta
tive del mondo e della storia. 

Del resto, sono stati proprio 
alcuni dei testimoni principa
li, interrogati sinora dalla 
Commissione senatoriale d'in-
chiesta, a collegare a modo 
loro I'uno e I'altro ordine di 
problemi. John Dean, ad 
esempio, ha efficacemente il
lustrate ai senatori I'atmosfe-
ra di sospetto, di odio patolo-
gico per ogni manifestazione 
di dissenso. di irritazione nei 
confronti di qualsiasi critica, 
che aveva avvolto la Casa 
Bianca, mentre si estendeva 
nel paese Vopposizione alia 

guerra. Egli ci ha descritto 
un Nixon fuori di se, incapa-
ce di lavorare, perche dalla 
sua fincstra scorgeva un ma-
nifestante isolate — uno solo 
— con un cartello di prote-
sta. Per chi ricorda le gior-
naie del maggio 1970, con il 
paese in subbuglio per I'inva-
sione della Cambogia e il pre
sidente bersagliato da ogni 
parte, quella descrizione non 
pud nemmeno essere una sor
presa. In quell'atmosfera di 
isolamente, di chiusura e di 
conflitto col proprio paese — 
ha detto ancora John Dean 
— sono maturate le illeoalita, 
clamorosamente emerse piu 
tardi con lo scandalo di Wa
tergate. 

Un altro fra i giovani colla
borated di Nixon oggi incri-
minati, Jeb . Magruder, ha 
evocato lo stesso fenomeno in 
forme apparentemente piu ac-
cettabili per il gruppg diri-
gente. Egli se I'e presa con 
il capovolgimento dei valori 
provocate dalla guerra, con i 
giovani che bruciavano le car-
toline di leva, per cercare una 
giustificazione alle proprie il-
legalita. Gli e state fatto os-

Nuovi clamorosi illeciti 

Telef oni controllati 
anche sotto la 

presidenza Johnson 
WASHINGTON, 19 

Sulla scia dello scandalo Watergate — che il Presidente 
Nixon ha cercato in mille modi, ma invano, di insabbiare — 
ogni giorno si apprendono particolari di altri illeciti, si regi-
straho denuncie di cose che la amministrazione non avrebbe 
dovuto fare e che invece, da anni, sono state portate a sistema 
di vita. Tutti i tentativi di bloccare lo scandalo, di addossare 
anche ad altri certe responsabilita non fanno altro che peg-
giorare la situazione — per Nixon s'intende — e dare un 
quadro esatto di quella che e la situazione negli Stati Uniti. 

,E* di.bggl la notizia diffusa da una compagnia televisiva, 
che anche. il defunto presidente Lyndon Johnson ed i suoi 
ass'stentl fecero registrare le telefonate della Casa Bianca 
per almeno quattro anni. Ieri Kennedy, oggi Johnson, ma le 
cose non cambiano. anzi semmai si aggravano. Infatti quello 
che potrebbe esser presentato come un «errore» dell'attuale 
presidente risulta essere una cosa del tutto normale. quanto 
illegale. 

Intanto si e appreso che una sottocommislsone permanente 
del Senato USA aprira un'inchiesta sulle violazioni dei diritti 
personal! dovute alia diffusione della pratica di sistemi di 
intercettazionl clandestine di telefonate e conversazioni. 

..Per quanto riguarda la malattia di Nixon sembra che una 
settimana sia stata sufficiente a rimetterlo in sella e in con-
dizioni di ritomarsene a casa, anche se il bollettino meteoro-
logico (politico naturalmente) per il capo della Casa Bianca 
non segna certo bel tempo. -

Nixon dovrebbe uscire dall'ospedale nella giornata di do-
mani e riprendere subito la sua attivita. Martedl dovrebbe 
giungere a Washington lo Scia di Persia, mentre una setti
mana piu tardi sara la volta del primo ministro giapponese 
Kakufi Tanaka. E' stata invece rinviata a settembre la visita 
del pakistano All Bhutto. 

Nell'ottantesimo anniversario della nascita 

RICORDI ESTUDI SU MAJAKOVSKIJ 
Intenso programma di celebrazioni in tutta I'URSS - Scritfi di Sklovskij e Simonov - «Un uomo 

vissuto secondo le leggi del futuro» - Alia ricerca dei manoscritti di due poemi andati perduti 

Dalla nostra redazione 
MOSCA. luglio. 

< Tutto il mondo legge Ma-
jakovskij e noi. che lo abbia-
mo considerato come un re-
parto d'avanguardia dell'uma-
nita. non facciamo caso al 
fatto che a volte e indecifra-
bile. Ma la comprensibilita e 
Timpressione dei suoi versi 
diverranno ben presto assor-
danti. Io 1'ho conosciuto. Eb-
bene dico che e difficile essere 
amico dei monumenti. pur se 
i suoi versi d'amore sono ca-
paci. anche ora, di mutare 
il battito del mio cuore. Ala-
jakovskij era un uomo del fu
ture. vissuto secondo le leggi 
del future. Amava in modo di
verse in modo di verso com-
prendeva la rivoluzione e in 
modo diverso riusciva a Iegare 
la vita personale alia storia. 
Amava con amore fedele e 
generoso. Non cerchiamolo 
ora negH slogans. Li scrive-
va molto bene, ma gli slo
gans si realizzano e cadono ». 
Le parole sono dello scrittore 
Viktor Sklovskij che con un 
appassionato scritto apparso 
suirultimo numero di Junost 
(rivista mensile • dell'unione 
degli scrittori) ha ricordato lo 
amico c Volodia » nell'80. anni
versario della nascita. 

Un carattere 
di massa 

.Anche Konstantin Simonov 
in un significativo * ritratto * 
del poeta scrive che c tutta 
la poesia della Rivoluzione di 
ottobre ha fatto passi gigan-
teschi al di la delle nostre 
frontiere grazie a Majakov-
skij » e che i suoi versi, scrit-
ti nel 1918, sono ancora validi 
c strumenti di lotta * contro 
la reazione mondiale. 

Ma I'omaggio a Majakovskij 

non 6 limitato alle rievoca-
zioni e ai ricordi poiche bal-
za evidente dalla lettura delle 
riviste. dei giornali e delle 
numerose pubblicazioni che vi 
e il preciso obiettivo di un 
« rilancio > di tutta l'opera di 
questo « monumento » • della 
poesia sovietica. Le celebra
zioni majakovskiane hanno co-
si assunto anche un carattere 
di massa: conferenze e dibat-
titi si stanno svolgendo nel!e 
case di cultura e nei posti di 
lavoro. 

A Mosca nella Dom Lilera-
torov si e tenuta una « sera-
ta internazionale della poe
sia » dedicata al poeta, che 
ha preoeduto la manifestazio
ne ufficiale. Ma al di fuori 
delle conferenze e dei dibatti-
ti va segnalato che il rilan
cio di Majakovskij — se di 
c rilancio » si pud parlare dal 
momento che le sue opere 
sono conosdute da tutti i so-
vietici — sta awenendo anche 
sul piano editoriale. E' dei 
gjomi scorsi la ripubblicazio-
ne di sei volumi delle opere 
(375 mila copie) mentre si 
annunciano altri 21 libri — 
saggi critici per una tiratura 
complessiva di quattro mi-
lioni e mezzo di copie — e 
mentre riviste come la Lite-
raturnaia Gazeta, Molodaja 
Guardia, Inostrannaja Litera-
tura, Proisvidenia I Mnenia, 
Dekorat'wnoie Iskustvo starmo 
presentando articoli e testi di 
grande interesse per una ul-
teriore conoscenza della sua 
complessa produzione ne) 
campo della poesia e del tea-
tro. 

C'b inline da segnalare, 
sempre nel quadro delle cele
brazioni dell'80. una iniziativa 
presa dal settimana le Nede-
lia a proposito di due opere 
del poeta che dovrebbero es-

:•*> 7 •£/•*?: 

sere state pubblicate nel 1923 
nell'URSS. ma che non sono 
state piu ritrovate negli archi-
vi e nelle biblioteche. La rivi
sta, facendo appello anche ai 
lettori stranieri, chiede ora 
€ notizie » sulle sorti delle ope 
re sconosciute e fomisce quin
di una serie di interessanti 
particolari. 

Tutti i bambini 
del mondo 

Si apprende cosi che nel Te
state del 1924 Majakovskij 
scrisse, in collaborazione con 
Asseiev, un poema dal titolo 
« Per tutti i bambini del mon
do » per il quale fu regolar-
mente pagato dalla GOSI-
SDAT (reditrice statale) cosi 
come risulta dalle rioevute de-
positate presso l'amministra 
zione. Ma il manoscritto del 
poema e andato perso e non 
si sa quindi se sia rimasto 
inedito oppure sia apparso in 
qualche pubblicazione secon 
daria. Altra opera sconosciuta 
e il poema satirico « Mandril-
la» che Majakovskij (come 
risulta da una notizia apparsa 
su un giornale deli'epoca) 
scrisse per denunciare « la vi
ta dei piccoli borghesi e la lo
ro tirchieria >. c Anche il poe
ma "Mandrilla" — rileva Ne-
delta — d andato perduio. ec-
co perche ci rivolgiamo per la 
ricerca a tutti colore che con-
servano libri e riviste degli 
anni '201. 

Concludendo la rivista pub 
blica tre brevi slogans pub-
blicitari c poetici > che, ap-
parsi nel 1926 su un calenda-
rio umoristico dovrebbero es
sere stati scritti da Majakov
skij (come sostiene il critico 
Dinerstein) per la casa 
c Trust del te ». 

Carlo Rftnedetti 

A: 

Majakovskij a M O I C I sulla plana Rossi II 1* Mtflgio 1921 

servare come ,vi sia una bel-
la differenza fra chi si batte 
pubblicamente contro leggi e 
politiche ritenute ingiuste, per 
rivendicarne una modijica, 
assumendo tutti i rischi che 
cio comporta, e chi invece 
viola le leggi in segrete, al 
riparo dell'immunita offerta 
dal potere, per colpire nasco-
stamente i propri avversari 
politici: la testimonianza di 
Magruder e cosi diventata una 
prova di tale confusione mo
rale, da illuminare alcune del
le piii sinistre ripercussioni 
della guerra sullo stesso verti-
ce della nazione. 

Che un nesso ci sia, sono 
quindi i protagonisti a rico-
noscerlo. Semmai si pud os-
servare come anche il Con-
gresso abbia reagito ben po
co finche quel mezzi illegali 
di lotta venivano usati dal 
governo contro i gruppi radi-
cali, le minoranze nazionali e 
le organizzazioni della «vec-
chia » e della « nuova » sini
stra, mentre esso si e deciso 
ad insorgere solo quando Ni
xon ne ha esleso Vimpiego 
contro una parte delle stesse 
classi dirigenti a fini di lolta 
politico entro gli schieramen-
ti tradizionalmente in compe-
tizione per le posizioni di 
v'ertice. Quando nel Vietnam 
la guerra infuriava, ci si e 
chiesti spesso come VAmeri-
ca avrebbe risposto nel mo
mento in cui Vammissione 
della sconfitta fosse diventa
ta inevitabile. Si aspetlava 
una crisi, del resto gia pale-
se in anticipo per chi si dava 
la pena di presiarvi attenzio-
ne. Ora sarebbe arbitrario 
identificare in modo puro e 
semplice quella crisi con I'af 
fare Watergate. Essa segue un 
cammino piu tortuoso e com-
plesso; ma e un cammino che 
passa anche per Watergate. 

Non vi e state in America, 
se non provvisoriamente, il 
tanto atteso sospiro di sollie-
vo dopo gli accordi di Parigi. 
L'impatto e state piu scon-. 
certante e piu grave. Perfi-
no il riterno dei prigionieri 
non ha avuto note festose. Si 
e allestita attorno a loro mol-
ta retorica militare. Ma si e 
organizzata sin dall'inizio, an
che parecchia sorveglianza, 
perche non si lasciassero an-, 
dare a dichiarazioni inoppor
tune. Negli stessi giorni in cui 
tutta I'attenzione del pubblico 
si accentrava sui televisori, 
che trasmettevano I'inchiesta 
Watergate, una notizia passa-
va quasi inosservata. Era la 
notizia di una tragedia dei 
giorni nostri. 

Uno dei prigionieri tornati 
in Patria. il venlicinquenne 
sergente dei « marines » Abel 
Kavanaugh, si era suicidato a 
Denver, nella casa del padre, 
con un colpo di pistola, per
che sottopdsto a inchiesta in 
base a un'accusa di < collu
sione col nemico»: in prigio-
nia aveva condannate la guer-
ra, e fatto propaganda di pa
ce. La moglie di ventidue an
ni ha detto poi: « / nordviet
namiti lo avevano tenuto vivo 
per cinque anni, ora il suo 
paese lo ha ucciso». Eppure 
il dramma del giovane Ka
vanaugh, anche se non arri-
va in genere a conclusioni 
cosi fatali, 6 — come risulta 
dai libri degli psicologi — 
quello di tanti altri reduci, che 
in guerra si sono sentiti c im-
mersi in un universo insensa
te di male e di mortem, non 
€ nobili guerrieri * chiamati a 
€ respingere un invasore », ma 
€ invasori e mercenari » essi 
stessi (sono tutle frasi di un 
recentissimo supplemento let-
terario domenicale del New 
York Times). 

In Jondo gli americani non 
hanno ancora capito bene — 
e non hanno tutti i torti — se 
sono usciti o no dal pantano 
indocinese. E' stato uno stori-
co noto, rooseceltiano e ken-
nediano, Arthur Schlesinger, 
a chiedersi sul Wall Street 
Journal: cGIi Stati Uniti non 
verranno dunque mai fuori dal 
Vietnam? » La sua domanda 
ha un'eco nell'opinione pub
blico. II famoso <uomo del
la strada > non riesce nem
meno a cogliere in quale mi-
sura i € suoi > se ne siano 
andati dal Laos e dal Vietnam 
del Sud. Poi e'e la Cambogia, 
dove i bombardamenti conti-
nuano. Ora, non altri che un 
ex-collaboratore della CIA, il 
quale proprio di questo paese 
si e occupato. ha scritto, sem
pre sul € Times > che il suo 
paese €ha ripetuto in Cam
bogia gli stessi errori com-
messi nel Vietnam >. c Per 
avere mancato tanto a lungo 
di prendere in considerazione 
la forza indigena dell'avver-
sario, una volta di piu ci sia
mo sbagliati — egli ha spie-
gato — circa la natura del 
conflitto. Ben lungi dalVesse-
re un'aggressione slraniera, la 
lotta in Cambogia e oggi una 
guerra civile». Conclasione 
dello stesso autore: in Cam
bogia vinceranno i comunisti. 
semplicemente perche" essi 
hanno saputo ottenere lap-
poggio di *piu cambogiani* 
di quanti non ne abbiano sa
puto conquistare gli c allcati 
degli Stati Uniti >. 

Si spiega cosi la reazione 
del Congresso, che ha negate 

a Nixon i fondi per i bombar
damenti, pur ripiegando poi 
sul cornpromesso che ne au-
torizza la continuazione fino 
al 15 agosto. La guerra nel 
Vietnam non e stata solo una 
grave sconfitta americana. E' 
stata una prova negativa, da 
cui tutto il paese e uscito 
male. Ora i congressisti ame
ricani, membri del Senato e 
della Camera, sanno fin trop
po bene che la responsabilita 
non e soltanto dei successivi 
presidenti, ma anche loro, 
perche in qualche caso hanno 
protestato, e vero, via al di 
la di questo non sono mai an
dati ,ne sono stati capaci di 
fermare il governo, neppure 
nei momenti piii gravi, quale 
quello che vide gli americani 
invadere la Cambogia per or
dine di Nixon, sebbene proprio 
a loro e a loro soltanto la 
Costituzione americana affi-
dasse il potere di dichiarart 
la guerra. Invece una guerra 
e stata combattuta e perdu-
ta, senza che loro neppure la 
proclamassero, ma senza che 
neanche fossero in grado di 
impedirla. 

Se oggi e'e una crisi costi
tuzionale negli Stati Uniti (e 
che tale crisi vi sia e fuor di 
dubbio, gli stessi americani 
lo ammeltono; I'affare Water
gate e uno dei suoi aspetti, 
che il comportamento del pre
sidente mette in luce ogni 
giorno di piu, poiche tende a 
fare di esso un Vero e pro
prio conflitto di poteri fra di-
versi corpi istituzionali) I'ori-
gine non pub non essere ri-
cercata anche in questa debi-
litante esperienza. 

Non e I'unica sua causa 
d'accordo. Simili fenomeni 
non vanno mai semplificati; 
vedremo, del resto, come al
tri motivi strutturali si intrec-
cino con essa. 

I metodi di governo nixonia-
ni, portati anche su altri ter-
reni a sfidare apertamente le 
autonome prerogative di isti-
tuti, che vantano alle loro 
spalle una storia importante 
nello sviluppo . dell'America, 
hanno fatto precipitare • lo 
scontro. II suo stile prussiano, 
che tendeva a concentrare i 
veri poteri di decisione nel-
Vombra di una cancelleria se
greta, ha aggravate I'allarme. 
Sara bene cercare di capire 
tutte le ragioni per cui cio e 
poluto accadere. Ma nascon-
dersi che la guerra del Viet
nam e la politico imperiali-
sta, di cui essa era espres-
sione, sono nel novero delle 
piu importanti, sarebbe dav-
vero chiudere gli occhi di /ren
te alia realta. > 

Giuseppe Boffa 

Si apriranno 
il 28 luglio 

gli «Incontri 
silani» 

Gli «Incontri silani», 
giunti quest'anno alia quin-
ta edizione, si apriranno il 
28 luglio a Pedace, in pro-
vincia di Cosenza, con la 
Inaugurazione della Bien-
nale d'arte «Silarte». Se-
guira nella stessa giorna
ta una tavola rotonda sul-
l'arte contemporanea 

Alia mostra partecipe-
ranno tra gli altri gli ar-
tisti: Carra, Severini, Sof-
fici, Cantatore, Cagli. Levi, 
Gentilini. Guttuso, Monta-
narini, Purificato. Guidi, 
Morlotti, Borgonzont, At-
tardi, Turcato, Calabria, 
Vacchi, Schifano, Cassina-
ri, Treccani, Vespignani. 

II 4 agosto, per 1'annua-
le incontro con i maestri 
deli'arte contemporanea, 
gli «Incontri silani» han
no organizzato a Lorica 
una rassegna del l'opera li-
rico-grafica del pittore-poe-
ta spagnolo Rafael Alber-
ti. Alia inaugurazione del
la mostra. che e presen-

- tata al catalogo da Corra-
do Cagli, saranno presenti 
numerose personalita del-
Tarte e della cultura. Nel
la stessa giornata, sempre 
a Lorica, sara assegnato il 
premio « Giovani protago
nisti», che ogni anno gli 
«Incontri silani» conferi-
scono a quei giovani che 
nel loro specifico campo 
di attivita «improntano 
nel senso piu impegnato e 
piu modemo il future del
la cultura italiana». 

QuesVanno i premi sono ' 
andati per il teatro e la 
letteratura a Vincenzo Ic-
carelli; per la scultura ad 
Angelo Canevari; per l'ar-
te a Salvatore Provino e 
Gian Paolo Berto; per il 
cinema ad Ettore Scola, 
regista del film «Trevico-' 
Torino »; per il giomallsmo 
cinematografico o televisi-
vo ad Orazio Nocco; per 
11 giomallsmo a Plero Ar-" 
denti. direttore del a Gior
nale di Calabria»; per la 
sagglstica a Tommaso Giu-
diceandrea; per II gioma
llsmo televisivo a Mario 
Accolti Gil; per II docu-
mentario d'arte a Mario 
Bologna. Il premio spectac
le per lo sport e stato as
segnato ad Antonio 
dillo. 
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