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La « civilta dei consumi» e la vecchia Europa 

I polli surgelati 
di Ludwig Erhard 

II suctessore di Adenauer alia carica di Cancelliere del-
la Repubblica federale fedesca e il presidente del partito 
liberale, Erich Mende, si danno al commercio — Una 
crisi morale e politico che supera le frontiere tedesche 

Ludwig Erhard, d'ora in 
poi, si dedichera dunque al
ia vcndita di polli surgelati 
amcricani. La notizia c uf-
flcialc: il succcssore di Ade
nauer alle eariehc di Can
celliere della Repubblica fe
derale e di Presidente della 
Democrazia Cristiana ha ac-
cettato l'offerta fattagli dal-
la Transcontinental Packing 
Europa GmbH, ed e entra-
to a far parte del Consiglio 
di amministrazione di questo 
colosso amerieano nel campo 
dell'esportazione di prodotti 
ovicoli e agricoli. Piii o me-
no nello stesso giorno in cui 
I'uomo che una volta veni-
va definito il padre del mi-
racolo economico tedesco 
annunciava la sua piccola 
scelta di civilta, alcune de-
cine di contadini invadeva-
no ad Amburgo la « Piazza 
dello Spirito Santo » (Heili-
gengeistfeld) per vendere 
20 mila polli al modico prcz-
zo di tre marchi 1'uno, e pro-
testare, cosi, contro la ro-
vina che sta minacciandn i 
loro allevamenti a causa dcl-
le importazioni a tappeto da-
gli Stati Uniti. Sara una 
coincidenza, ma e comun-
que una coincidenza signi-
ficativa. Piu ancora. e il pa-
rametro di una situazione 
che sta gettando nel ridicolo 
tutta la classe politica della 
Germania dell'ovest. 

Quello di Erhard, infatti, 
non 6 un caso isolato. Pri
ma di lui la stessa scela 
aveva gia compiuto Ludger 
Westrick, gia sottosegreta-
rio alia Cancelleria ai tem
pi del governo Erhard e suc-
cessore, in questa carica, di 
quell'oscuro Rasputin della 
vita politica bonnense che 
era stato, ai tempi di Ade
nauer, Hans Globke, 1'ex 
commentatore delle leggi 
razziali di Norimberga. We
strick 6 diventato presiden
te della Honeywell GmbH 
Deutschland, la filiale di un 
altro gigante dell'economia 
americana, ed ha abbando-
nato, per questo incarico, la 
vita politica, pur continuan-
do a militare nella Democra
zia Cristiana. Westrick non 
e pero tin grandc nome, e 
pochi si sono accorti del suo 
distacco dall'agone politico. 

Diverso, naturalmcnte, e 
11 caso di Erich Mende. gia 
vice Cancelliere, con Erhard, 
e ora presidente del Partito 
liberale (FDP) e. di fatto, 
essendoci tre soli partiti 
rappresentati al Bundestag, 
leader dell'opposizione par-
lamcntare. La sua rinuncia 
alia vita politica, o. quanto 
meno, alia presidenza del 
partito, ha fatto scandalo. 
cosl come farebbe sensazio-
ne, domani, I'annuneio che 
Ton. Malagodi ha firmato un 
contratto con una grande 
Impresa americana In cam-
bio di 30 mila dnllari al-
1'anno (circa venti milioni 
di lire) Mende ha assunto 
la presidenza della filiale fe
desca della Investors Over-
sens Services (TOS), una so
cieta finanziaria americana 
rcgistrata a Panama a cau
sa delle difficolta incontra-
te. negli anni scorsi. con le 
autnrita degli Stati Uniti per 
quella che Die Welt defini-
sce «la sua aggressiva poli
tica di vcndita ». Pare, an-
rf. che dal 1363 la securi
ties and Erchanqe-Commis-
sion impicghi il qtiaranta 
per cento del proprio hilan-
clo per il controllo della TOS 
e dell'attivita del suo Fund 
of Funds c del suo Inter
national Investment Trust 
(ITT). La IOS e gia cono-
sciuta, da tempo, anche in 
Germania occidentale, c pu
re qui aveva avuto delle noie 
negli anni in cui Erhard era 
Cancelliere e Mende vice 
Cancelliere. Probabilmente c 
questa la ragione che ha 
spinto Erhard a rifiutare la 
offerta. fatta a lui prima 
che a Mende, di assumerc 
la presidenza della filiale 
tcdesca occidentale. Un po' 
di coerenza in fin dei conti 
ci vuole, anche se non e da 
escludcrc che il Consiglio di 
amministrazione della socie
ty dei polli congelati impie-
chi ormai tutto il suo tempo. 
Mende, comunque, non ha 
avuto ritegni, e solo a cose 
fatte, cioe il 7 settembre, ha 
Informato i colleghi della 
presidenza del partito libe
rale di aver firmato a Gi-
nevra una settimana prima, 
nell'ufficio di Mister Ber
nard Comfeld. un contratto 
pluriennale con cui si im-
pegna a svilupnare questa 
societa finanziaria in tutto il 
tcrritorio della Repunhlica 
federale. a ricercare e istrui-
re altri 2500 agenti e a pre-
siedere a tutto il lavoro di 
Public-Relations. « Non si 
tratta — ha subito precisa-
t» In una dichiarazionc alia 

Ludwig Erhard 

stampa il capo europeo del
le Public-Relations della IOS 
— di un posto rappresenta-
tivo. Da noi si deve lavora-
re ». c Noi trattiamo — ha 
poi soggiunto — anche con 
altre personality della vita 
pubblica. La IOS vuole au-
mentare sensibilmente la 
propria attivita in Germa
nia ». (Nel frattempo si e 
conosciuto il nome di una 
altra personalita. Si tratta 
dell'ex ministro dell'Econo-
mia della Renania, Kien-
baum). 

Gia ora, ad ogni btion con-
to, la IOS lavora intensa-
mente. Al momento attuale 
dispone di oltre 2000 agenti 
< i quali battono in tutto il 
tcrritorio della Repubblica 
federale — secondo il rac-
conto che ne fa la Suddetit-
schc Zeitnng — alle porte di 
medici, di awocati. in so-
stanza di tutti coloro che 
sembrano essere forti finan-
ziariamente» per vendere 
fondi di valori mobiliari, 
azioni e obbligazioni ame-
ricane. Anche a rate, natu-
ralmente. L'anno scorso la 
vendita ha raggiunto il mi-
liardo di marchi, e il paga-
mento in contanti i 300 mi
lioni. I mezzi di convincimen-
to impiegati non sembrano 
essere molto corretti, dato 
che ancora recentemente il 
ministero dell'Economia ha 
messo amichevolmente in 
guardia i dirigenti di que
sta societa contro 1'utilizza-
zione, presso i possibili ac-
quirenti. di argomenti come 
la possibility di ranidissimi 
guadagni speculativi, o.peg-
gio ancora, di sviluppi in-
flazionistici nella Repubbli
ca federale. Tutto questo non 
e pero servito a trattenere 
Erich Mende. pur essendo il 
suo, per tanti aspetti. il par
tito della grande industria 
pesante della Ruhr. Nemme-
no 1'ha trattenuto la preoc-
cupazione di gettare il par
tito liberale in una crisi pro-
fonda. screditandolo ai»li oc-
chi dell'opinione pubblica 
proprio in un momento in 
cui cercava di risalire un 
po" la china giocando la car
ta della critica al rifiuto di 
Kiesinger e di Brandt di 
prendere atto. sino in fondo, 
della realta tedesca ed eu-
ropea. 

Piu che le vicende interne 
dei liberali tedeschi occiden
tals, il « caso Mende » — co
me gia il « caso Erhard ». il 
« rasn Westrirk * e ?1 « c?so 

Kienbaum » — ha posto per6 
in luce qualcosa di piu pro-
fondo, che va al di la, per-
sino, della spregiudicatezza 
con cui i grandi monopoli 
americani conducono la loro 
offensiva in Europa occiden
tale, pensando, e spesso non 
a torto, che bastano 30 mila 
dollari all'anno per potersi 
acquistare i servizi di un 
Cancelliere o di un vice Can
celliere, democristiano o li
berale che siano. Quel che 
ha piu colpito l'opinione pui> 
blica, pur tanto americaniz-
zata, della Germania del
l'ovest, e il fatto che un 
Erhard, il quale e pur sem-
pre un uomo che e stato al 
posto di un Bismarck, o un 
Mende, abbiano accettato co
sl facilmente il nuovo job, 
senza conflitti di coscienza 
e, a quanto pare, persino sen
za eccessivi pensieri. A par
te la mitizzazione del passa-
to (basta pensare, per con-
trapposto. al tipo di rappor-
ti stabilitisi noi decenni tra 
i dirigenti oolitic! e la gran
de industria renana, a co-
minciare dai Krupp), non 
basta certo il ricorso alia 
vecchia massima secondo cui 
osni paese ha la classe diri-
gente che si merita ner com-
prendere sino in fondo le 
ragioni che hanno spinto 
Ludwig Erhard. ad un cer
to momento, ad abbracciare 
il destino dei polli sureelati 
americani, ed Erich Mende 
ad accettare la presidenza 
di una societa i cui metodi 
ricordano da vicino le prati-
rhe oscure del sottobosco 
amerieano. C'e in queste vi
cende che colpiscono i de-
mocristiani e i liberali di 
Bonn qualcosa di piu, anche. 
della semplice esoressione di 
una crisi profonda qual e la 
crisi che ha investito, in 
questi ultlmi anni, la socie
ta tedesco occidentale. mi-
nando quella che e stata la 
stessa ragione d'essere della 
Repubblica federale dal mo
mento del suo sorgere. C'e, 
in ultima analisi, il riflesso 
della crisi. ben piii genera-
le. da cui e colnita la societa 
che poverna. sia pure in for
me diverse, i vari paesi del-
l'Eurooa occidentale. L'uni-
co ideale che sa ancora pro-
pagare. questa * civilta dei 
consumi ». e quello del job. 
Un fob qualsiasi. persino la 
vendita di polli surgelati. 
ma sempre di piu un job 
amerieano. sicche hanno ben 
ragione. tutti auesti Misters 
Cornfcld, di ridacchiare sod-
disfatti nei loro uffici sui 
hordi del Lemano: alle quo-
tazioni attuali. un Cancel-
liere o un vice Cancelliere 
della vecchia Europa occi
dentale non valgono di piu 
di trentamila dollari all'an
no, la stessa cifra, all'incir-
ca, che costa il mantenimen-
to di un marine npl Vietnam 
e la millesima parte di nuan-
to occorra per il lancio di un 
nuovo detersivo. 

(Per conto nostro, ad ogni 
buon conto, ci guarderemo 
dal mangiare polli surgelati. 
Ci sembrerebbe di avere sul-
lo stomaco, poi, quello che 
una volta era il faccione 
sorridente del Bundeskanzler 
Prof. Dr. Ludwig Erhard) . 

Sergio Segre 
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dalla schiavitu 
al Black Power 
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La parola « uomini » non com-

prendeva la gente di colore 

« 50 schiavi vendonsi ottima 
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Ricevevano un negro in premio 
J volontari della rivoluzione i 

Un mulatto fu il primo martire della lotta di liberazione dai colonialisti inglesi — I timori 
di George Washington — Nascita della segregazione negli Stati del Nord 

Crispus Attackus, liberto 
mulatto, guarda gli ameri
cani daH'alto del monumento 
a lui eretto a Boston: fu At
tackus, secondo le cronache 
storiche. il primo martire del
la rivoluzione americana. Cad-
de sotto il piombo dei soldati 
di Sua Maesta britannica co-
mandati dal capitano Thomas 
Preston il 5 marzo 1770. du
rante i moti di Boston che 
costituirono il preludio della 
guerra di indipendenza. 

Ma se un negro fu il primo 
martire della Rivoluzione, la 
Rivoluzione non fu certo per 
questo riconoscente verso i 
negri. Anzi, rifiuto perfino. per 
parecchio tempo, di accoglier-
li nelle sue file. In realta, 
furono piuttosto i colonialisti 
inglesi a raccogliere le spe-
ran7e di l'berta che la spinta 
rivoluzionaria aveva acceso 
nella gente di colore: sape-
vano di creare cosi non poche 
difficolta tra i coloni ribelli. 
Da bordo della nave William. 
ancorata nel porto di Norfolk. 

il rapprcsentante della Corona 
britannica John Murray, si-
gnore di Dunmore, proclaman-
do il 7 novembre 1775 la leg-
go marziale, promise la Ii-
berta a tutti i negri che si 
fossero uniti alle forze di re 
Giorgio III. I coloni americani 
arsero di indignazione e il 
Post of American Revolution 
defini Dunmore e i suoi «una 
ciurma di bamlitth (in italiano 
nel testo). Tra i coloni, infat
ti, sebbene alcuni si rendesse-
ro conto del fatto che la parte-
cipazione dei negri alia guer
ra avrebbe potuto giovare al-

. la causa dell'indipendenza. 
prevaleva un orientamento 
contrario all'arruolamcnto del
la gente di colore. Mentre i 
negri chiedevano di entrare 
nolle file dell'esercito, speran-
do di conquistare cosi la li 
bcrta (e lo tcstimonia il fat
to che molti. all'inizio. si 
iscrissero nelle liste di leva 
con nomi quali Liberty. Free
dom, Freeman, ecc) . i coloni 
come scrive lo storico Benja

min Quarlcs, < erano riluttan-
ti a privare un padrone dei 
suoi scrvi esperti e dei suoi 
schiavi » e « avevano paura 
di mettere le armi in mano a 
una classe di persone non ii 
bore >. Lo stesso George Wa
shington. sebbene avessc libe-
rato i suoi schiavi. condivido-
va i timori della stragrande 
maggioranza. Un anno dopo lo 
inizio della guorra. tutte le 
Convenzioni degli Stati ave
vano votato la esclusione dei 
nagri dalle liste di leva. 

Ma a mano a mano che la 
guerra si fece piu dura, que
sto atteggiamento comincio a 
mutare. Nel 1777 il Massachus-
setts decise di rivedere le sue 
decisioni e nel 1778 la Conven-
zione del Rhode Island voto la 
forma7inne di due battnglioni 
di schiavi. che si distinsero 
piu tardi in battaglia. Due 
orano le ragioni di questo mil-
tamento di rotta: la penurin 
di volontari (neU'cstatc del 
1779 si giunse a promottoro 
agli ufficiali reclutatori dicci 
dollari per ogni nuovo com-

battente) e la fuga sempre piu 
massiccia dei negri verso gli 
inglesi. che li arruolavano 
promeltendo loro la liberta 
(e la promessa fu ribadita 
dal comandante in capo dello 
forze di Sua Maesta britanni
ca, Sir Henry Clinton, nel 
1779). Quandn poi il Congresso 
indipondentista sanci la rego-
la della « sostituzione ». secon 
do la quale ehi era richiama-
to poteva rimanere a casa, a 
patto che si facesse sostituire 
da qualcun altro. parccchi 
padroni trovarono che il siste-
ma piu sbrigativo e meno co-
stoso era quello di inviare uno 
schiavo al proprio posto. Del 
resto, questo non significava 
affatto perdere i propri diritti 
sullo schiavo: una commissio 
ne parlamentare propose ad-
dirittura. nel Connecticut, che 
la paga del soldato-schiavo 
fosse vcrsata al padrone. La 
proposta fu respinta. anche 
perche ai soldati-schiavi la pa
ga non veniva corrisposta. 

Negli Stati del sud ove gli 
schiavi erano piu numcrosi. 

Anche i ragazzi sono partigiani 

Questa foto diffusa dagli americani e pubblicata in Europa dal settimanale « Vie Nuove » e un nuovo 
drammatico documento sulla guerra vietnamita. Un gruppo di ragazzi che ha affronfato per ore, con 
armi rudimentali un reparto di marines che attaccava il loro villaggio, viene disarmato e avviato in 
un campo di concentramento 

Per gli impressionanti progressi del Giappone 

IN PERICOLO LA SUPREMAZIA 
USA NELLA VENDITA DI AUTO 

II Salone di Francoforte — Non molte le novifa, ma il successo non manca — Assai seguite le vetture italiane 

Nostro serrizio 
FRANCOFORTE. 14. 

Tre asseme di rilievo al 
43. Salone dellAutomobile di 
Francoforte: per lo prima 
volta dal dopoguerra non so
no intervenuti alVinaugurazio-
ne della rassegna biennale ni 
il Presidente ne il Cancelliere 
federale e, sempre per la 
prima volta dal 1948, il prof. 
Jiordhoff, presidente della 
Volkswagen, non ha tenuto la 
consueta conferema stampa 
per illustrare le realizzazioni 
e i programmi della maggiore 
casa automobiltstica tedesca. 
Giustificato Xordhojf. conva-
lescente da una malattia che 
Vha costretto in clinica tre 
mesi, Vasscnza di Hcuss e di 
Kiesinger dovrebbe spiegarsi 
col desiderio del Presidente e 

del Cancelliere della Repubbli
ca federale tedesca di non 
impegnarsi in prima persona 
sulle prospettive della con-
giuntura che, da oltre un an
no. peso sfavorevolmente sul-
I'economia della Germania 
Occidentale. 

II nastro tradmonale i sta
to cosi tagliato stamane dal 
ministro federale dell'Econo
mia, Schiller, che ha rivolto 
agli espositori un discorso im-
prontato ad un cauto ottimi-
smo, circa la ripresa della 
produzione automobilistica in 
Germania. 

II discorso del ministro ri-
calcava in certa misura quel-
li degli industriali tedeschi del 
settore che, discutendo appun-
to della recessionc, hanno ri-
levato che Vindustria tedesca 
dell automobile ha trovato un 

punto di sollievo nel mercato 
amerieano. La capacita di as-
sorbimento del mercato ame
rieano e infatti Velemento piu 
incoraggiante in una situazio
ne altrimenti poco favorevole. 

La Volkswagen, ad esem-
pio, nei primi otto mesi del-
l'anno in corso ha cenduto 
negli Stati Uniti 290 mila vet
ture, una cifra record che 
equivale ad un aumento del-
18 per cento rispetto alio 
scorso anno. Risultati positivi 
sul mercato amerieano anche 
per la Daimler-Benz (llfsOO 
unita con un incremento del 
22 per cento) e per la BMW 
che ha aumentato di 5 volte 
le vendite delle sue vetture 
gran turismo e sport. 

II salone di Francoforte si £ 
tuttavia gia affermato come la 
piu importante esposizione au

tomobilistica d'Europa, facih-
tato in questo dal ritmo bien
nale della rassegna. Questo 
anno, presentano i loro pro
dotti 10SO case di 17 paesi; 
tra questi I'Unione Sovietica, 
il Giappone (che scavalcando 
la RFT si e portato al se
condo posto per volume pro-
duttivo dopo gli Stati Uniti) 
e la Repubblica Democratica 
Tedesca le cui Trabant ? 
Wartbur sono contrassegnate 
dalla scritta RDT. dicitura 
che non era stata autorizzata 
nelle precedenti edizioni del 
salone. 

Alia 43. rassegna di Fran-
cojorte, tuttavia, non ci sono 
molte novita assolute, perchi 
in generate i modelli presen-
tati risultano piuttosto frutto 
di aggiornamenti e d\ modi-
fiche, piii che radicali inno-

vazioni rispetto al passato. In 
un certo senso, tuttavia, sono 
considerate novita la Fiat 125. 
la Audi 72. che ora utilizza 
benzina normale. le BMW 1600 
e un cabriolet Dyane della 
Citroen. 

Le stcllc della rassegna so
no comunque la RO80 della 
NSU (I'auto con molore a pi-
stone ruotante Warikel costrui-
ta in collaborazione con la 
Citroen), il maggiolino Volks 
wagen 1500 con frizione auto-
motica e. naturalmente la pic
cola giapponese 600 Honda. 
Ma se queste vetture richta-
mano in particolare I'interes-
se dei tecnici, Vattenzione dei 
vari visilatori e quindi dei po-
tenziali clienti sara come al 
solito attratta dalle automobi-
li correnti e, in particolare, ' 

dalle Ford e dalle Opel che. 
con le auto delle case italiane. 
hanno incontrato vasto suc
cesso in Germania. E" per 
questa ragwne che le case 
italiane sono presenti in mas-
sa a Francoforte, dopo che il 
1966 si £ chiuso con un con-
suntivo di tutto rispetto: 110 
mila automezzi venduti in 
Germania. Espongono al sa
lone, oltre a 28 case di ac-
cessori e di attrezzature. 
I'Abarth. VAlfa Romeo. VAu-
tobianchi. la Bizzarrini. la 
Detomaso. la Ferrari, la Fiat. 
I'lnnocenti. la ho Rivolta, la 
Lamborghini, la Lancia, la 
Maserati, I'OM. Bertone, 
Ghia, Pininfarina e Viberti. 

h. k. 

comunqde, l'arruolamento del 
negri fu sempre osteggiato. 
Nel mar/o del 1779 il Con 
gresso raccomando alia Caro
lina del sud e alia Georgia M 
reclutare tremila negri. da <•:• 
ganizzarc in battaglioni sepa-
rati. sotto il comando di 'if 
ficiali bianchi. Si disponeva 
che ai padroni fossero corri 
sposti non piu di mille dul 
lari per ogni negro * di mi 
sura standard e di non piu oi 
35 anni». I soldati-schiavi 
avrebbcro ricevuto cibo e di-
visa, ma non il soldo. E alia 
fine della guerra. se si fos 
sero comportati «bene e fe-
delmente» sarebbero stati ii-
berati. La Georgia respinse 
la raccomandazione; la Ca
rolina minaccio addirittura la 
secessione. I coloni di ques'J 
come di altri Stati erano piu 
interessati alia loro propriety 
che alia vittoria: tra di essi. 
infatti. era anche invaiso 
l'uso di alzare bandiera bian 
ca, nel corso delle battaglie. 
per ottenere una trcgua che 
permettesse loro di passaie 
le linee e di rimettere le ma 
ni sugli schiavi fuggiti rial-
l'altra parte. 

In questi Stati si prefer:-
va, semmai. usare gli schia
vi come premio di arruola 
mento per i bianchi: nell'ot-
tobre del 1R70. la Convenzio 
ne della Virginia offri ad ogni 
recluta 300 acri di terra e. a 
scelta, 60 sterline o un negro 
valido tra i 10 e i 30 anni. 
Neiraprile del 1781. nella Ca 
rolina del sud, ad un gra-
duato si offriva un negro 
adulto. ad un colonnello si 
offrivano tre negri aduiti e 
un ragazzo. 

Durante le trattative per la 
pace, che fu firmata alia 
fine del 1782. divamparono 
le discussioni con gli inglesi 
per la restituzione degli schia 
vi fuggiti. In realta, gli 
schiavi scomparivano in mas-
sa: e gli americani erano ov 
viamente molto prenecupaU 
II giorno stesso della resa 
di Yorktown. il generale 
Weedon colloco una fila di 
sentinellc lungo la spiaggia 
per impedire ai negri di rag 
giungere le navi britannicne 
pronto a salpare. George 
Washington appoggio gli sfor 
zi del Congresso per ottenere 
la restituzione degli schiavi: 
ma gli inglesi non ccdettero. 
Ne fecero una questione di 
onore. dichiarando che non 
volevano stabilire un prec? 
dente. Proposero un risarci 
mento in denaro: ma gli • mt 
ricani nbatterono che non 
era possibile fissare un prez-
zo medio per gli schiavi, J 
cui valore individuale dipen 
deva da innumercvoli fattori. 
quali. ad esempio. la < fedel-
ta » e la c sobrieta». Cosi 
non si raggiunse alcun ac-
cordo: e sulle navi inglesi 
partirono circa ventimila ne 
gri. Furono trasferiti. in buo 
na parte, nei Caraibi. in Gia 
maica, nelle Bahamas: e 
molti che si aspettavano ia 
liberta. furono invece ven 
duti. 

Ben dura, d'altra parte. Tu 
Ia sorte delle ccntinaia di 
mighaia che erano rimasli 
sul suolo amerieano perche 
non erano riusciti a fuggire. 
perche non avevano avuto fi 
ducia negli inglesi. perche 
avevano sperato nella Rivolu
zione; le loro speranze an 
darono totalmente deluse 
Nella Dichiarazionc di Ind; 
pendenza. il paragrafo che 
attaccava il commercio degli 
schiavi era stato respinto. 
perche ritenuto «inopportu 
no *• nella Costituzione i-3l 
1787. la schiavitu fu impli 
citamente sancita. La Rivolu 
zione a\eva affermato h^ 
t tutti gli uomini sono creati 
uguah», ma. come osservo 
piu tard: parc.-isticamcnte uno 
scrittore. la parola c uomini * 
non comprendeva evidente 
mente i negri. 

Del resto. !e stesse cor
renti abolizionistc, che ormai 
si facevano sentire anche 
negli Stati Uniti. pur pro-
pugnando la fine della schia
vitu. non erano affatto di-
sposte a riconoscere ai ne
gri possibilita uguali a quel
le dei bianchi. Thomas Jef
ferson, che era un fervente 
abolizionista. rispondendo a 
un appello del matcmatico 
negro Banneker, affermo di-
plomaticamcnte che nessuno 
piu di lui desiderava scopri 
re che «la natura ha dato 
ai nostri fratelli neri talento 
uguale a quello di uomini di 
altro colore». Per l'intanto. 

opinava — come molti altri 
pohtici e pensatori dopo di 
lui — che la convivenza tra 
le due ra7/e era impossible 
e che i negri, una volta li-
berati. dovessero essere tra
sferiti fuori degli Stati L'niti. 

La schiavitu. pero. si rive-
lava. specie nelle regioni ove 
cominciava a svilupp.usi il 
capitalistic, sempre piu an-
tieconomica: c per questo si 
avviavano misure aboli/ioni-
ste. Tra il 1777 (Vermont) e 
il 1804 (New Jersey), la schia
vitu negli Stati del nord ven-
no abolita: ma cid non cqui-
valse affatto alia liberta per 
i negri. Gli schiavi, infatti. 
venivano per lo piu trasferiti 
negli Stati del sud. « eviden-
temente». come osservava 
Tocqueville. « perche non e 
ncH'interessc dei negri, ma in 
quello dei bianchi che si di-
strugge la schiavitu ». 

Nel sud. lo schiavismo. do
po aver subito un periodo di 
decadenza a causa della limi-
tnzione di certe colture esten-
sive. era nuovamente in pieno 
sviluppo. anzi attravcrsava 
un periodo di boom: nel 1793 
il maestro Eli Whitney aveva 
inventato il cotton gin. la 
macchina JHT sgranare piu ra-
pidnmentc il cotone, e le pian-
tagioni erano piu fiorenti che 
mai. II mercato richicdeva 
tanti schiavi che in Virginia. 
nel Maryland e nel Kentucky 
si sviluppo l'uso di allcvarli: 
nel 1796 un annuncio econo
mico per la vendita di 50 
schiavi snecificava che «fu
rono acquistati per la ripi\> 
duzione e sono quindi di otti
ma qualita e consigliabili per 
l'agricoltorc che volesse im-
picgarli alio stesso scopo >. 

Eppure i negri non cessa-
vano di sperare. Dal sud essi 
cominciarono a fuggire verso 
il nord attraverso la famosa 
c ferrovia sotterranea ». l'or-
ganiz/azione che. grazie al 
coraggio di uomini e donne 
come Jane Lewis. John Par
ker e Harriet Tubman, riusci 
a trasferire al nord, tra il 
1810 e il 1860. oltre ccntomila 
schiavi. 

Ma nel nord i negri non 
trovavano l'accoglienza e le 
condizioni di vita che ^"erano 
aspettate. L'ex schiavo. soli-
tamente analfabeta e disorien-
tato, stentava a inserirsi nel
la societa. E il bianco, che 
lo aveva asservito c umiliato. 
ne riprovava ora ia « inferio-
rita » e lo respingeva ai mar-
gini. Nasceva al norrl un nuo
vo sistema. che sarehbe stato 
d'ora in poi la condanna dei 
negri americani: la segrega
zione. Nel 1832 Alexis de Toc
queville osservava: « In qua
si tutti gli Stati dove la schia
vitu e abolita. si sono conces-
si ai negri i diritti elettorali. 
ma se uno di essi si prcsenta 
a votarc. rischia Ia vita. Se 
viene oppresso. pud querelar-
si, ma trova solo bianchi tra 
i suoi giudici: la legge gli 
apre il banco dei giurati. ma 
il prcgiudizio !o respingc. 
Suo figlio c escluso dalle scuo 
le frcquentate dai bianchi: 
nei teatri egli non puo. nean 
che a prezzo d'oro. sperare 
di sedcrsi vicino a colui che 
fu il suo padrone: negli ospe 
dali giace a parte». c Gli 
Stati liberi » concludeva Toc
queville. c fanno ii possibile 
per rendere il loro tcrritorio 
insopportabile come Iuogo di 
residenza ai negri». E nel 
1849 un quacchero inglese in 
visita a Fdadelfia scrisse che 
negli Stati Uniti non vi era 
altro luogo in cui «I'odio per 
!a popolazione di colore pre-
valcs5o di piu che nella citta 
deH'amore fratemo »: eppure 
Filanklfia era la capita!e del
lo Stato di Pennsvlvania. che 
tra i primi aveva abohto la 
schiavitu. 

Queste furono. dunque. le 
condizioni che la nascente na-
zione americana fece ai fra
telli di Crispus Attackus. Si 
pctrebbe dire che. per i ne
gri. la Rivoluzione fu addi
rittura una beffa storica. Nel 
1833. infatti. il Parlamcnto in
glese proclamd 1'abolizione 
della schiavitu in tutte le co
lonic: ma gli schiavi che si 
trovavano nelle ex colonic 
americane. divenute indipen-
denti con la Rivoluzione. do-
vettero attendere arieora tren 
fanni perche un Presidente 
degli Stati Uniti Ii proclamas-
se, almeno formalmente. li
beri. 

Giovanni Cesareo 
(2 . continm) 


