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A proposito di alcuni articoii di Augusto Del Note 

COMPROMESSO STORICO 
E C0NFR0NT0 IDEALE 

Per il filosofo cattolico e conservatore fe inevitable una rottura tra i 
comunisti e la cultura radicale della sinistra laica, ma il suo ragiona-
mento & in realta un sofisma: Marx e De Maistre alleati contro Voltaire! 

In una serie di articoii in 
via di pubblicazionc sul Jior-
nale d'ltalia 11 filosofo e .sto-
rico delle dottrine politidie 
Augusto Del Noce ha pre.->o 
in esame il tenia del « ^om-
promesso stonco » e della pro-
posta politica formulata dal 
Comitato centrale del nostro 
partlto con una serie di avgo-
mentazioni che meritano qual-
che considerazione. 

Non si tratta di articoii im-
mediatamente politic!, ma del 
tentativo di risalire ai « prm-
clpi» di una politica e di 
portare il discorso sul piano 
di una « politica dei principi ». 
Contro le prese di posiz.oae 
puramente strumentali. con
tro una ricorrente abitudine 
ad interpretare i processi JO-
litici in chiave di imniediatl 
tatticismi, di ambigue dop-
piezze e di falsi scopi, tl cat
tolico e conservatore Del Norf-
si propone di affrontare la 
questione dando esplicitamwi-
te per accettata l'importanza 
e la serieta della propoota 
comunista. II che merita di 
essere segnalato se non altro 
perche, in questo come in al
tri casi, il dissenso e la con-
trapposizione non escludono, 
finalmente, il riconoscimento 
cha cio che noi comunisti di-
ciamo e appunto cio che vo-
gliamo. 

Di fronte alle dichiarazioni 
del compagno Berlinguer m-
fatti. Del Noce scrive che «il 
peggiore errore possibile .-ta-
rebbe nel sottovalutare que
sts dichiarazioni. come se ti 
trattasse di opportunlsiiche 
avances o di mere divorsioni 

tattiche. Si tratta invece di 
una strategia che. nelle in-
tenzioni di Bsrlinguer dovra 
essere rigorosamente, e vorrei 
aggiungere lealmente, nspet-
tata... Occorre dunque consi-
derare oggettivamente quail 
siano 1c sue possibility di riu-
scita. e i risultati che si a-
vrebbero, qualora avesse .«uc-
cesso ». 

Tuttavia Del Noce parte da 
un fraintendimento che non 
e casuale rispetto all'oblettivo 
di questi articoii e che da 
un aspetto soltanto apparent© 
a queH'oggettivitti che pure si 
dice di volere. II fraintendi
mento consiste nell'assumere 
il « comoromesso storico » co
me un'offerta e una proposta 
politica fatta dai comunisti al 
mondo cattolico e alia DC, 
e quindi non solo scavalcando 
il partito socialista e i partiti 
d> democrazia laica. ma addi-
nttura pre.supponendo l'inevi-
tabilitii di una contranposizio-
ne ad essi (e in questo senso, 
come vedromo. Del Noce par-
la di una rottura « obbligata », 
da parte nostra con il « radi-
calismo di sinistra »). 

Che per noi le cose non stia-
no in questi termini e gia 
stato ripetuto un'infinita di 
volte; e giovera insistent r.n-
cora. contro un'interpretaz'one 
deformante ad accreditare la 
quale convergono sia i soste-
nitori deH'integralismo catto
lico sia quei settori delle forze 
laiche che vedono minacciata 
la loro esclusivita di tratta-
tiva con la DC (e molte vo'.te 
per compromessi rhe di « sto
rico » hanno ben poco!). 

Le masse popolari 
Quando parliamo di «com-

promesso storico » intendiamo 
ben altra cosa: una convor-
genza e un arcordo tra le 
grandi component! popolari 
della storia del nostro paese e 
quindi anche delle loro espres-
sioni politiche. per segnare 
una svolta non solo nella po
litica immediata ma anche nel 
modo come costruire la storia 
del nostro paese. che ha visto 
finora le masse popolari e-
straniate, emarginate e discri
minate, ma le ha viste altrasl 
organizzarsi. prendere co-
scienza, lottare e porre il pro-
blema di una nuova direzione 
politica. Certo: proprio per
che in questa proposta. noi 
portiamo tutta la nostra co-
stante espenenza unitaria, :n 
primo luogo con i compagni 
socialisti. l'elemento di novita. 
che non annulla l'elemento 
della continuita, sta nella ; ro-
posta politica rivolta al mondo 
cattolico e alia Democrazia 
cristiana. 

Parlo di novita non in ier-
mini astratti o puramente teo-
rici (che, anzi, da questo pun-
to di vista, anche in questa 
impostazione potrebbero fac.l-
mente essere messi in luce gll 
elementi di continuita) ma nel 
termini dell'urgenza politica 
specifica in cui il problenia 
oggi si pone, dopo che e fal-
lita con il centrismo la poii-
tica dell'attacco frontale al 
movimento operaio di ispira-
zione comunista e socialista: e 
fallita con il vecchio centro-
sinistra la politica dell'isola-
mento del PCI e dell'associa-
zione subalterna di una parte 
delle forze di sinistra al'.e pro-
spsttive illusorie di un capi-
talismo riformatore; e fallito 
il tentativo di un ritorno al 
centrismo. 

La storia di questi falli-
menti e la storia deU'emt'r-
gere con sempre maggiore 
forza ed evidenza della « que

stione comun'sta ». E non sol
tanto nel senso della registra-
zione di un fatto. e cioe che 
senza e contro i comunisti 
non si fa avanzare il paese 
sulla strada della democrazia. 
del Drogresso. della siustizia 
e della difesa degli lnteressi 
nazionali, ma anche nel seaso 
di una indicazione di prospet-
tiva. e cioe che la direzione 
politica di cui il paese ha 
bisogno pud trovare la forza. 
l'autorevolezza e la sicurezza 
dei propri obiettivi, pud vin-
cere le reslstenze e trovare 
1'ampiezza dei consensi neces-
san a sventare le prevedi-
bili reazioni conservatrici (su 
qualunque terreno esse si pre* 
sentassero) soltanto se essa 
trae la sua legittimita e la 
sua investitura dalla conver-
genza e dall'unita delle grandl 
forze popolari e di tutto lo 
schieramento democratico. 

Questo e il senso del « com-
promesso storico». Ed e op
portune ribadire anche che 
non pensiamo minimamente, 
die, per essere realizzato, es-
so esiga un'attenuazione o un 
nffuscamento della peculiari-
ta, ideale e politica, delle 
forze che debbono concorrer-
vi: al contrario. la storia del 
nostro paese dlmostra che !e 
preclusioni, le discriminazioni, 
la logica di schieramento snno 
state le cause di una stroz- | 
zatura del dibattito politico, di 
una perdita di autonomia e dl 
nno smarrimento dei principi 
proprio per coloro che !e han
no imposte o subite. Ne consi-
dereremmo positiva o piu a-
vanzata una situazione che ve-
desse la crisi e la perdita 
di credibilita delle altre forze 
politiche democratiche e un 
indebolimcnto del tessuto de
mocratico complessivo del no
stro paese, neppure se tutto 
cio fosse accompagnato da 

1 un'accresciuta forza organiz-
! zativa e politica del nostro 
I part no. 

I mutamenti avvenuti 
Queste sommarie considera-

zioni erano necessarie per 
mettere in luce un orimo pun-
to di dissenso rispetto all'im-
postazione di Del Noce. II 
quale parte bansi dalla con-
statazione di quei fallimenti di 
cui enma si a;c?v> e oa' ^ 
mutata configurazione del 
nuovo governo (caduta dei 
vecchio anticomunismo. della 
dottrina degli ooposti estremi-
smi. ecc), senonche considera 
tutto c:6 non ;ome una .si
tuazione nuova, ma come la 
conclusior.e di i n c:clo e '.1 
ritorno ad una -.ituazione pas-
sata. a quella des'.: « anni in-
certi » che precedettero la rot
tura dell'unita ^ntifa.-c's'a. la 
estromissione dc: comunisti 
dal governo e le clezioni dc! 
18 aprile. 

Potrebbe pprfino essere 
troppo facile ricordare Tenor-
me differenza tra quegh anni 
e i nostri, per condizloni in
terne e intemazionali. \l.\ n^r 
ora seguiamo il ragionamehto 
di Del Noce. ch> n?IIa .-o-
stanza e questo. Proprio pe:-
che si tratta .i: un * ritor
no », la proposta del «com-
promes?o storico » e la nore'vi 
esatta della line a proposta da 
Togliatti tra il '44 e il '47. 
llnea che ebbe !a piu signifi-
cativa espressione nell'appo^-
gio det?r^?inanto all*approva-
zione deh'art. 7 della Cast!-
tuzione. Oggi, come allora, 
questa linea implica una •> rot
tura » con il radicalismo dl 
sinistra, con la •<*.•«: rirl"alt*-r 
nativa laica e di .sinLstra. con 
le tcntazloni a f^vorlr? e !n-
coraggiare spacr.iturc e dis-
sensi (S0Dpu-«* Ti^or'tnr:* i ' l 1 
mondo cattolico e nella DC. 

Secondo Del N T » , quo.sta li
nea di Togliatti fu allora scon-
fitU: e il fattr ch^ d o v t t -
nsserc abband^nata non .si-
CDifica rho fos.=e pcr.-c>rj.ta 
per « doppiczza » e per tatti-
clsmo empirico, privo dl prin

cipi e di scrupoli. Anzi, Del 
Noce dedica due articoii per 
analizzarla e sostencrne la 
ccerenza. Ma da quale punto 
di vista? Cio che c! interessa 
f-. infatti, 1'apprcdo politico e 
culturale a cui esli vuo'.e ar-
nvare. 

In sostanza. secondo De! No-
re. ia nn^a che Togliatti per-
seguiva era quella di far leva 
iuu esper.enza e la crisi del 
fascismo per rovesciare l'ai-
ieanza, ch3 il fasj-smo aveva 
realizzato. del capitalismo in-
austnale e linanz:ar:o. degli 
agrari e della grossa borahe-
iia con la oiccoia bDrghe^ia 
e con i cosiddetti ceti inter-
medi c portando oiccola bor-
ghesia e ceti intermedi a coa-
uzzarsi con il oroletanaio. 
Ma c:6 significava prendere 
Dosiz.oni -- ideali e pratiche 
— che non si contrappones-
•=ero a quelle di questi .strati 
social], ma anzi tendessero a 
•"onquistarii e a rad'eare cosi 
profondamente nella societa 
italiana la proap^ttiva del so
cial ismo. Non so!o. ma la Dro-
.s^ettiva d: un'un.ia tra operai 
e contadim non ootcva pre-
«cindere da un rappono po-
sitivo ccn il mondo rattohco. 
I»i Dolemica pohf.ca e !a linea 
massimalustica e astrattamen-
te «antiborghe.-e» che nejia 
lotta antifascista portarono le 
forze laiche intermedie «so-
prattutto di segno azionista), 
e la contrappo-sizione che poi 
si determino tra cattolici e 
comunisti. prima complicaro-
no e poi fecero fallire — se
condo Del Noce — il du'ogno 
di Togliatti, con la conse-
zuenza che 'a contrapposizions 
frontale porto i comunisti a 
ritrovarsi. in uno schieramen
to di s'ni*tra. insleme a que'.le 
forze che erano orj-anicamen-
t" pwcrse al dlsCi-no del loro 
leader. 

Ozgi, nella projiosta del 
a compromesso storico », una 

nuova rottura tra comunisti e 
la cultura radicale della sini
stra laica, sarebbe quindi. se
condo Del Noce, lmpllcita « 
necessaria; anzi obbligata, 
perche i comunisti si sareb-
boro accorU che non rompere 
con quella cultura slgnifiche-
rebbe condannarsi ad essere 
subalterni ad essa e alle forze 
capitalistiche avanzate che la 
esprimono. 

Cos'e questa cultura radi
cale della sinistra laica? K' 
una « mlscela lllumlnistico-p.si-
canalitico-marxista », alia qua
le si affianca 11 dissenso cat
tolico. E' una ;u!tura in cui 
« confluiscono. accanto ad ele
menti marxistlci, altrl di Dro-
venienza psicanalltica, sociolo-
gistica, esistenzialista di sini
stra. tutti benedetti da certi 
nuovl teologl; e l'lnsegna co-
mune, al dl la delle classi, 
e. non a caso. U pansessua-
lismo. come arma particolar-
mente atta contro ia tradl-
zione, perche ne distrugge, 
nella famiglia, 1'organo di tra-
sm'?sione ». « Ma p?'1 i convi-
nisti, prevede Del Noce, que
sta rottura non sara facile e 
questa e la prima difficolta 
sulla strada del « comoromes-
so storico » (la seconda e sul 
piano della politica interna-
zionale e dei rapporti con 
l'Unione Sovietica. destinata 
a durare almeno fino a quan
do il Vaticano non otterra 
una piena ed effettiva liberta 
religi^sa: ma do aDrirebbe 
tutt'altro discorso. che non 
possiamo fare ora. e per di 
piu per inciso). Tjasciamo sta
re Tesattezza del miadro della 
cultura radicale della sinistra 
la'"-', su cr ; oure molto ci 
sarebbe da dire. 

LP cose stanno veramente 
cosi? II discorso pitrebbe es
sere lungo. ma un punto e 
del tutto chiaro. e cioe che 
Del Noce conduce, con piena 
coerenza dal suo punto dl vi
sta. una polemica contro la 
« cultura radicale di sinistra»: 
una Dolemica ohe si riallac-
cia direttamente al fllone del 
tradizionalismo e de! reazio-
narismo cattolico. dl cui ri-
prende motivi classici: la di
fesa della tradizione e della 
famiglia come rua deposlta-
ria. la polemica .•ontro l'atei-
smo e 11 razionalismo. l'at-
tacco alia funzione dissolvl-
trice dei valori propria della 
cultura moderna, • l'atteggia-
mento antilluministico. l'ido-
leggiamento contro 1'indivl-
dr-ilismo o il c n ' t ' l ' s m o di 
una societa organica e so-
stanzialmente « contadina ». e 
via dicendo. Le sue fonti sono 
facilmente individuabili nel fi-
lone che, nel pensiero cat
tolico, parte da De Maistre e 
dalle encicliche di Grego-
rio XVI e di Pio IX. 

A questa polemica Del Noce 
vorrebbe ora associare il PCI 
pretendendo di dimostrare che 
ad essa avrebbe in qualche 
modo partecipato addirittura 
la politica di Togliatti! Ma 
qui Del Noce formula un so
fisma che fa cadere tutto ;1 
suo ragionamento. giacche an
che Del Noce non puo igno-
rare che, storicamente. esl-
stono due critiche aU'illumi-
nismo (sul piano teorico) e 
alia rivoluzione francese (sul 
piano storico-politico): una di 
«destra », che si risolve in 
una condanna in blocco e in 
un programma dl restaura-
zione; e una di a sinistra», 
che ne critica bansi l'astrat-
tezza e i limiti teorici e di 
classe ma che si traduce in un 
programma rivoluzionario. 
Cercare di accomunare il ri-
fiuto intransigente con una 
posizlone che ii prescnta al 
tempo stesso come critica del-
1'ideologia borghese e come 
punto culminante di cio che Ia 
cultura moderna 'ia prodotto 
di piu alto e progressivo e 
confondere le carte! Cioe ri-
proporre un baratto, riforme 
sociali contro valori della tra
dizione. cne non solo signifi-
ca un rinnegamento dei prin
cipi. ma anche un miscono-
scimento dei mutamenti cne 
dal Stllabo -36 oggi sono av
venuti nel mondo cattolico. 
nei suoi orientamenti. nel suo 
raoDOrto con la politica. 

Al contrario, nei suoi ter
mini reali. il a compromesso 
storico » contiene in se la pro
posta di un gra ide confronto 
ideale. tra lc correnti fonda-
mentali della cultura moder
na (marxista, !aica e catto-
lica). ot.nuna con 'a propria 
specificita, con :l proprio pa-
trimonio di el3borazioni e con 
la propria capacita di egemo-
nia. senza settari^mi. senza 
astrattezze inte!!ettualLst:che, 
senza privilegi li minoranze 
colte, con queir.utenzione a-
perta alia dia!ett:ca concreta 
tra elaborazioni ceoricne e 
processi real] che TsMuisce 
alia politica il respiro ideale 
& .̂ p.incipi che ie o. .10 p. j j r j 
e alia cultura Ia responsabilita. 
di essere interprete rea!e e 
non mistificata 4ei travagli, 
delle lotte e delle conquiste 
degli uominl. La questione del 
referendum e la nostra posi-
zione al riguardo sono un e-

sempio illuminante. Ma pre-
tendcre di alleare Marx e De 
Maistre contro Voltaire vera-
mente non ha nulla a che 
vedere ne con i principi ne 
con robiettivita. 

Gabriele Giannantoni 

Da piu di nove mesi la Casa Bianca e al centro dello scandalo Watergate 

28 accuse 
Congiura, ascolto illegale, effrazione, ostruzione della giustizia, corruzione, frode, malversazione ed evasione fi-

scale sono tra i reati contestati pubblicamente al presidente degli Stati Uniti - Eppure Congresso e partiti esitano 

a procedere per l'« impeachment» - Mentre la crisi istituzionale ristagna si aggrava la situazione dell'economia 

Cio che ' impressiona mug-
giormente, al punto m cui sia-
mo nella intricata vicenda po
litica americana. che tutti per 
sempli/icare itidicano col Ho
me allusivo di Watergate, non 
e piii la gravita degli episo-
di e delle rwelazion — poi-
che a questo aspetto si e Qua
si fatta I'abitudine — ma l'e-
stenuante ristagno della crisi. 
la sua cancrena, con tutta 
Vincertezza e la s/idttcia che 
ne conseguono per le maszi-
me istituzioni del pacae. Se 

anche si prende come punto 
di partenza il febbraio scor-
so, che fu il momento in cui 
dall'indagine puramente giudi-
ziaria si passo alio scontro 
politico vero e proprio. so
no ormai piu di 9 mesi. che il 
presidente americano e sotto 
accusa e ancora — r/ui r 
I'aspetto piii sconvolgente di 
tutta la storia — non si adorn-
bra una via d'uscita dalla 
paradossale situazione. 

Di giorno in giorno la stam-
pa continua a sfornare la 

sua dose di informaztoni sui
te malefatte del presidente e 
sidle relative inchieste. NQ il 
passare del tempo ne le vi-
cende viondiali, pur tutt'altro 
che rassicuranti, hanno fatto 
sparire Vargomento dalle pri
me pagine o dagli editoriali 
dei giornali di oltre Atlanti-
co. L'intrigo si dipana tra epi-
sodi drammatici, che arrivano 
a madificare la fisionomia del 
governo, e colpi di scena grot-
teschi, che farebbero la de-
lizia di qualsiasi satira da 

Nel campus della Duke University: la letlura del giornale sotto un cartello che reclama I'al-
lontanamento di Nixon dalla Casa Bianca. 

Mostra del pittore surrealista cileno a Ferrara 

Inquietante spazio di Matta 
Esposte un centinaio di opere — Una ricerca, incompiuta e aperta, 
che si propone di coinvolgere «gli altri >> — La funzione dell'im-
maginazione pittorica illustrata nel ciclo «II detestato accecani'e» 

Dal nostro inviato 
FERRARA. dicembre 

Alia Gaheria d'Arte Moder
na di Ferrara (Palazzo del 
Diamanti. fino al 16 dicem
bre) e aperta una mostra 
antologica di Sebastian Matta 
comprendente un centinaio di 
opere. tra pitture. molte di 
dimensioni murali. sculturs 
e grafica. prodotte dal 15H9 
a oggi. II pittore surrealista 
cileno invita a vedere tutta 
la mostra come unico qua
dra, come una ricerca orga
nica incompiuta e aperta di 
essere un a uomo-mondo », un 
a hommonde ». 

Nelle introduzioni, ci sono 
anche prezios* idee sociali e 
politiche del pittore Matta sul 
senso e sulla funzione della 
immaginazione pittorica. Di
ce sostanzialrr.ente Matta: la 
pittura ha un compito mo-
demo molto importante. deve 
-andare dall'10 al tu e deve ri-
svegli-are l'io nel tu e ogni 
generazione ha il compito sto
rico di risvegliare questa sca-
rica a catena di solidarieta da 
uomo a uomo, per guadagna-
re la nostra vita insieme. 

Ma. ad evit-are che il suo 
imm-aginare e il suo cercare 
di vivere una vita-pittura per 
coinvolgere l'altro sia inteso 
come benana utcpia. Matta 
dice parole ben consapevoli 
neH'introduzione al ciclo « Lo 
honni aveuglant>> («I1 dete
stato accecante»). « II dete
stato accecante. abbagliante, 
e 1'idea di un personaggio che 
esiste nelle storie e in ogni 
sorta di situazioni: egli e de
testato e. nello stesso tempo, 
non si puo fare a meno di 
lui_. Sono degli esseri che 
anche esclusi, continuano ad 
accecare. La funzione dell'ar-
tista nella nostra societa e 
di essere questo personaggio 
detestato e abbagliante, co
me il fanciullo del racconto di 
Andersen che e II solo a dire 
che il re e nudo». 

Coinvolgere e inquietare, 
questo cerca Matta c, in pit
tura, gll rlesce quasi sempre 
bene. Con rimmaginazlone or-
ganico-erotlca di questi re
cent! cicll pittorlci, dove 
drnmrna ero* e gloia sono fl-

gurati con fare fumettistico, 
arricchisce una linea della 
immaginazione che e anche di 
Ernst. Masson, Brauner, Gor
ky. Lam. a volte di Moore e 
Sutherland, e del Picasso sur
realista degli anni venti e an
cora del Picasso vegliardo ero-
tico e ridente. 

Matta derivii fanche dal ma-
crocosmo e dal microcosmo 
della scienza questa sua im
maginazione delle correnti 
di energia e delle metamor-
fosi della materia che costi-
tuiscono la qualita vivente 
delle immagini dipinte; ma 
non ne deriva un atteggia-
mento illustrativo nel suo mo
do di dare forma al mondo 
delle figure. 

Col segno, con ii colore, col 
suo inconfendibile modo di 
dare forma cerca — si po
trebbe dire con parole di Paul ! 
Klee — di farsi passare dal
le correnti di energia della 
vita e della storia e di por-
tarle all'evidenza. di «awici-
narsl al cuora della creazio-
ne ». E" operazione ardua an
che per l'uomoartista che 
sia poco io e molto tu e gli 
altri: i quadri dove Matta 
cade sono clamorosamente 
evidenti; ma forse, perche 
questo lirico cosmico e ger-
minale che e il cileno Matta 
attribuisce alia pittura mino-
re importanza che alia vita 
e non fa un mito o un'istitu-
zione della pittura, riesce a 
volave con rimmaginazione 
dove prima era caduto, a ve
dere dove prima non aveva 
visto. 

E la pittura ha un potere 
frenetico di rlproduztone: co
me quello dei mlcrorganismi. 
si di rebbe. Un potere assai 
evidente in quel grembo in-
candescente che sono le pit
ture del ciclo uLTwrini aveu-
glant» (1965-*66), e che anti-
cipano quadri rccentlssimi; 
e ancora in «Morte nel po-
meriggion (1966); «II padre 
verde». «II vino dei fiorl» 
del '69; «Darc filla vita una 
luce» e gll altri quadri del 
'70 nei quail Matta c scate-
nato per glola, crotlsmo e 
ironla sul motlvo dell'« Etrus-
culudensn e che approda al 
casolAvoro di llriimo awdl-

terraneo « Elle loge la folie », 
un-a pittura murale come un 
grande sorriso mediterraneo 
una pittura liberatrice per i 
sensi. per le idee, per la im
maginazione di una vita uma-
na. energica. 

Ma una pittura cosi, o an
che altre grandi pitture come 
«Lieberos» (1969). «La rose 
des ventres» (1970), aL'autre 
latitude de 1-a view (1971), il 
ciclo dell'a Homo flux (il 
flusso magico)» del 1971-T3. 
le sculture — sedie totem, 
sono nate da un formidabile 
talcnto lirito-erotico — la 
pittura attuale non ne ha un 
altro cosi — ma non sono ops-
re di un primitivo, di un istin-
tivo; bensl di un pittore in-
tellettuale come ce n'e po-
chi: dietro 1'esplosione figu-
rativa di Matta e'e la sco-
perta di ' oltri continenti e 
miniere dell-a figurazione che 
quelli della tradizione greco-
cristiana. 

E non ci si faccia inganna-
re dal fatto che Matta pre-
ferisce respressione fumetti-
stica a quella colta aulica. 
Parra strano ma e'e voluto 
Matta, col suo studio a Tar-
quinia. perche 1'arte etrusca 
potesse essere recuperata dal
la pittura moderna. potesse 
essere intesa come un gran
de utero mediterraneo disse-
polto e non come formalisti-
co mito antropomorfico: per
che l'arte etrusca. in ci6 che 
h-a di piu erotico e ridente 
laieo, potesse combinarsi con 
certe altre forme americane 
precolombiane, rupestri, ecc. 
con generale rimescolamento 
antropologico. 

Oltre che la visione gioiosa 
e inquietante di alcune belle 
pitture, una mostra cosi con-
sente la riflessione gioiosa, 
pure nei giomi tragici che 
viviamo. che, come si penetra 
negll strati, negli spessori 
delle forme artlstiche le piu 
diverse, si scopre una gio-
vinezza della storia, una sor
ta di fanciullezza della crea
tivity uman-i: Matta cl comu-
nlca gloia di vivere e voglla 
di lottare. 

Dario Micacchi 

« cabaret », se questo genera 
fosse put dtfjuso negli Stati 
Uniti. Ne approjittano i vi-
gnettisti dei quotidiani, die 
non hanno mai uvuto un te
nia altrettanto allettante per 
le loro caricature. In real
ta Ce poco da ridere e luttt 
lo sanno. Basterebbero i fa-
mosi sondaggi di opinione a 
rilevarlo, poiche essi stabiu-
scono che non vi e mai sta
to — da quando si UM que
sto metodo di indagine per va 
lutare che cosa pensa il pub-
blico — un presidente cadu
to cosi in basso nella stima 
e nella popolarita dell'Ame-
rica. Eppure stnora nessuno 
scmbra in grado di indicare 
un rimedio. 

Un solo episodio. Nello sta
to dell'Illinois, uno dei piu 
tmvortanti (quello che ha il 
suo maggior centro m Chi
cago) il partito repubblicano, 
cioe quello stesso di Nixon, 
si apprestava a presentare per 
le clezioni senatoriali dell'un-
no prossimo la candiduturu 
di un nolo deputato locale, 
Anderson, giudicandolo in gra
do di battere il senatore oggi 
i;i carica. tl democratico Ste
venson, Le sue probabilitd di 
successo sembravano tanto piu 
plausibili, in quanto I'lllinois 
e uno stato in cui tradizto-
nalmente t voti si dwidono 
quasi esattamente a meta fra 
1 due partiti, 1 margim di suc
cesso deliuno o dell'altro es-
sendo sempre minimi. Eppu

re Anderson ha rinunciato. Fat
ta unnichiesta fra gli elelto-
ri, egli si e accorto che il 
clima. determinato dall'affare 
Watergate, gli sarebbe stato 
troppo sfavorevole. Alia tradi-
zionale domanda, tendente a 
stabilire quale sia agli occhi 
del semphce cittadino il pro
blenia piii assillante, oggi la 
maggioranza nsponde die 10-
no «gli scanduli di iVno«». 
Ancora poc/u mesi fa quasi 
tutti dicevano: il costo della 
vita. Sebbene i prezzi uumen-
tino piii in fretta di prima e 
costituiscano sempre una 
grossa preoccupazione per il 
semplice elettore, I'inflazionc 
si trova ora relegata al se
condo posto. 

La stam pa americana ha cal-
colato che via via sono sta
ti pubblicamente sollevati 
contro Nixon ben 28 capi di 
accusa per vioiaztoni aella 
legge «commesse 0 provoca
te da lui personalmente-o da 
persons responsabili nei suoi 
confronti». Le imputazioni 
vanno — citiamo dal «New 
York Times» — a dalla con
giura, dall'ascolto illegale e 
dall'effrazione sino all ostru
zione della giustizia, la cor
ruzione e la frode, passando 
per la malversazione e leva-
stone fiscale». Ce chi e arri-
vato ad avanzare I'ipotesi che 
lo stesso Nixon si batta or-
mai non per salvare U suo 
avvenire politico, ma per evi-
tare — cosi come dovette fa
re il suo vice Agnew nelle 
ultime settimane della sua po
co nobile carriera — di scon-
tare lunghi anni di galera il 
giorno in cui non si trovas-
se piu alia Casa bianca. Uo-
mini poutici, giudicati coloe-
volt di crimini analoghi, so
no efjettivamente in carcere. 

L'aspetto piu preoccupanie 
— si puo Tipeterlo — mtia-
via non e qui, ma nella diffi-
coita tn cui si trovano tutte 
le altre istituzioni americane 
per risowere il grave pro-
oiema, cne cost s: c creato. 
Le inchieste giudiziarie vere 
e proprie segnano il passo. 
Nixon non ha potuto bloccar-
le neppure con 1 suoi col pi di 
jorza, quali il siluramento 
di Cox. La giustizia, traitan-
dosi del presidente degli Sta
ti Uniti, ha perb i suoi limi
ti. La questione e politica e 
istituzionale. Cera la soluzio-
ne delle dimissioni, ma Ni
xon I'ha scartata. Dovrebbe a 
questo punto intervenire il 
Congresso, decidendo se apri-
re o no la famosa procedura 
dell'a impeachment», cioe del
la formate messa sotto accu
sa di fronte al Senato, che 
diverrebbe istanza giudicante. 
Ma il Congresso non sa che 
fare: non sa risolversi a que
sta proceaura, costituzionalc 
si, ma anche assai complica-
ta e praticamente senza pre
cedent!, pur non essendo 
neanche in grado di respin-
gerla e quindi di assolvcre 
in un certo modo Nixon. 

Questi per salvarsi in real
ta non punta neppure sulla 
aiustificazione vubblica del 
suo operato o su un cotpo 
at spugna, che — bene o ma
le — equivarrebbe all'assolu-
zicne. ma sulla *lanchezza 
del cittadino, la rassegnazione 
del mondo politico e — per
che no — to paura dei suoi 
eventuali giudici, rhe temono 
di non sapere contrcillare il 
meccanismo delle successive 
e insolite decisioni, insieme a 
quello delle possibili reazioni 
dell'opinione pubblica. L'altra 
carta del presidente e I'ac-
centuazione di certi aspetti 
personali della *ua politico. 
specie nella diplomazia mon-
diale degli Stati Uniti, cosi 
da fare di una sua possibi
le sostituzione un'incognita 
ancor piii drammalica, inter
na e internazionale. 

I dilemmi non sarebbero — 
probabilmente non sarebbero 
mai diventati — cosi seri, se 
il paese non avesse altri guni. 
Gia da alcuni mesi gli esper-
ti prevedevano che Vanno pros
simo sarebbe stato per t'eco-
nomia americana un penodo 
di stagnazione: ndesso si par-
la addirittura di recessione. 
La crisi del pelrolio potrebbe 
aggravare ulteriormente le co
se. Gli Stati Uniti sono un 
paese in cui dovrebbe -"-se-
re piii difficile :he 'in Euro-
pa prenacneia irmplicemente 
con «gll scetcchii*. poichd so
no almeno due anni che si 
parla dcll'incombente scarsei-
n di font* di energia e del 

loro inevitabile rincaro. La 
tensione nel Medio Oriente, 
in cut gli Stati Uniti lianno 
tunta parte, non e fatta tut
tavia per facilitare le cose, 
anctie se serve per infligge-
re alcuni brutti colpi all'Eu-
ropa e al Giappone. Tutti san
no che le indicazioni di Wall 
Street non vanno prese alia 
lettera, poiche non siamo piit 
nel 1929; eppure la forte ca
duta delta borsa, che dura or
mai da sei settimane, e tnter-
pretata anche dal prudentis-
simo « Economist » di Londta 
come un fenomeno non pas-
seggero, foriero di altre tern-
peste. 

In queste circostanze e piu 
che mai preoccupante che il 
presidente degli Stati Uniti 
possa essere sospettato di 
prendere le sue decisioni so
lo in funzione dtlla sua pe-
ricolante posizione persona-
le. Le misure da lui annun-
ctute per jar fronte ulla cri
si energetica sono apparse a 
molti troppo blunde. Ebbe-
ne, lo stesso «Economist», 
ricalcando una varte della 
stampa americana, esprime il 
dubbio che Nixon non sia an-
duto piit in la solo per non 
rischiare di mettere troppo m 
evidenza la «sua mancanza 
di credibilita e di appoggio 
popolare». Non sara la spie-
gazione esatta, ma e gia ri-
levante che essa sia prospet-
tata da giornali, che rappre-
sentano quanto di piit influen-
te vi e nell'economia capita-
lista. Un interrogativo analo-
go. ma pet una iuestione ben 
piii grave, e stato avanzato 
in Europa e in America, quan
do alia fine di ottobrp Ni
xon lia lanciato il suo allerta 
atomico. Non sappiamo se la 
mterpretazione sia fondata. 
II solo fatto che ri siano mo
tivi per sospettarlo e aid tra-
gico. Una condotta del gene-
re rientrerebbe del rcsio net-
la psicologia di un oresiden-
te braccato, che per salvarsi 
e indotto a drammatizzare 
il suo potere, le sue respon
sabilita. la sua diplomazta 
personate. 

Non sorprende quindi che 

in America si stia facendo 
strada I'idea che in un modo 

o nell'altro bisogna a questo 
punto cercare di venir fuorl 
dalla crisi. Ma come? II sena
tore repubblicano Aiken ha so-
stenuto di recente che occor
re decidersi: o si procede 
all'u impeachment» del pre
sidente o si mette tutto a ta-
cere e si lascia Nixon tran-
quillo. II «Neu> York Timet» 
si e detto della stessa opi
nione e ha sollecitato in un 
suo editoriale la Camera dei 
rappresenta'nti a scegliere. II 
giornale tuttavia e per i'« im
peachment », visto che gli 
sembra « evidente» che Ni
xon sia coinvolto sino al collo 
nell'affare. Si continua a ci-
tare il precedente di Agnew: 
questi e stato oostretto ad 
andarscne per molto meno. 
Eppure Coiigresso e partiti 
non sembrano ancora sul 
punto di uscire lalla loro in-
certczza. Qualunque cosa si 
faccia, all'tnnoccnza di Nixon 
taranno ormai ben pochi a 
credere. Tenerlo ver altri tre 
anni, col clima che si £ creo-
to. sembra quindi impossib
le; ma neppure si osa man-
darlo via. 

Citeremo comunque, perche 
si possa capire in quale con-
testo simili ipotesi vpngono 
avanzate, quanto scrft'e uno 
dei piii noti, ma anche dei 
piii moderati, collaboratori di 
quello stesso a New York Ti
mes*: «Agnew c dovuto an-
darsene perche ha scherzuto 
con la imposta sul reddito 
e ha preso in dono qualche 
omaggio; ma Nixon ha gio-
cato con ta nostra liberta, ha 
fatto in Cambogia una guer-
ra senza consenso del Con
gresso e ha ingannato a que
sto proposito il popolo ameri
cano, Jia insediato una polizia 
segreta alia Casa bianca e ha 
messo insieme il piu goffo 
viucchio dt dilettanli, che ab-
bia mat cercato di imporre 
le proprie idee sbagliate al 
governo degli Stati Uniti n. 
Nonostante tutto questo, re-
stera alia Casa bianca? 

Giuseppe Boffa 
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