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Note su uno studio di Abdel Kader 

Problemi e realta 
del mondo arabo 

•i 

L'autore del libro, che si definisce «marxista-leninista» con
duce una analisi che ignora il sistema imperialistico mon-
diale e la dinamica delle forze interne alle singole nazioni 

AMERICA NERA 

da 11 a sctiiavifu 
al Black Power 

L 

L'euforia seguita alia liberazione di quat-
tro milioni di schiavi duro ben poco - Anal-
tabeti, abituati a lavorare solo il cotone, 
privi di qualsiasi mezzo di sussistenza, i 
negri si resero conto che di emancipazione 
si poteva anche tranquillamente crepare 

Manca, ci pare finora una 
analisi sena e approfondita 
dclle condizioni attuali dci 
pacsi arabi, dclla loro rcalc 
dinamica politica e sociale; 
una analisi interna ad ogni 
paese, e complessiva che 
metta in luce gli elementi 
comuni, ma anche 1c difTe-
renze, le contraddizioni e i 
contrasti interni al « mon
do arabo». Non mancano, 
beninteso, studi anche assai 
solidi che vanno in quella 
direzione. Un solido retro-
terra, indispensabile e pre-
giudiziale ad ogni studio at-
tuale sulle societa arabe, e 
ad esempio dato da opere 
fondamentali, come quelle di 
Jacque Berquc o Maximo Ho-
dinson. Cio che manca invece 
e una riccrca ravvicinata, 
che ci aiuti a cogliere tutti 
gli elementi — prcgi e limi-
ti — del movimento antim-
perialista arabo. Ed e super-
f luo sottolineare come sareb-
be utile e urgente arrivare 
a questa ricerca, per com-
prendere meglio alcuni dei 
grossi problemi emersi an
che dalla recente crisi me-
dio-orientalc: sul terreno po
litico, sociale, economico, e 
quindi anche su quello mi-
litare. 

Per questa ragione 6 con 
una legittima aspettativa che 
ci si accinge alia lettura del 
libro Le monde arabe a la 
veille d'un tournant (II mon
do arabo alia vigilia di una 
svolta), di A. Razak Abdel 
Kader, pubblicato da Ma-
spcro a Parigi. Aspettativa 
accresciuta dal fatto che lo 
studio si presenta come una 
«interpretazione marxista » 
della realta araba. Si affer-
ma, anzi, con una certa sicu-
mera che si tratta di una 
vera interpretazione rivolu-
zionaria, contro le tante di 
altra estrazione, pur sempre 
neirambito delle forze di 
sinistra. 

L'autore e noto anche in 
Italia per il suo Israele e il 
mondo arabo, pubblicato 
tempo fa dal Saggiatore: un 
libro profondamente sbaglia-
to nell'analisi e nell'impo-
stazione, che tuttavia solle-
v6 un enorme interesse, per
che si trattava della prima 
voce araba che sosteneva la 
necessita di un dialogo tra 
il movimento antimperiali-
sta arabo e la sinistra israe-
liana (l'autore si riferiva 
soprattutto agli esordi dello 
Stato di Israele), come con-
dizione per risolvere il con-
flitto arabo-israeliano. 

Si deve subito dire che 
questo secondo lavoro di 
Abdel Kader non ha piu 
neanche quell' elemento di 
interesse, come dire?, ester-
no, e francamente non me-
riterebbe di essere qui se-
gnalato, dato il livello e il 
tipo di argomentazione. Ma 
poiche i problemi ch'esso af-
fronta sono reali, pud essere 
perlomeno utile accennare 
ai termini di una ricerca e 
discussione. 

Voce 
araba 

II punto di partenza del-
l'autore e quello, giusto, del
la crisi che sta colpendo il 
« terzo mondo », della prova 
cui sono sottoposte tutte le 
tensioni nazionaliste, ove 
non abbiano uno sbocco piu 
avanzato sul terreno politi
co c sociale: dcbolezzc di 
fronte all'attacco imperiali-
sta, fragilita del tessuto na-
zionale, problema irrisolto 
del rapporto tra partito e 
forze di avanguardia, tra 
partito e forze sociali, ecc. 
Questo per un verso. Per l'al-
t ro la crisi dello schiera-
mento mondiale dci pacsi di 
nuova indipendenza — che 
trovo a Bandung la sua mas-
sima espressione — e il con-
seguentc di verso dislocarsi 
dei singoli paesi nei con
f ront deirimperialismo. Pro
blemi, come si vede, di am-
pia portata, che stanno real-
mente alia base della ricer
ca, anche in termini imme-
diatamente politici, di tutta 
una nuova fase della vita 
dei paesi di nuova indipen
denza: una fase contrassc-
gnata dalla pesantezza dei 
complessi rapporti economi-
ci, politici e militari che lo 
impcrialismo cerca di impor-
re, nelle sue varianti neoco-
loniali. 

Ebbene quale risposta da 
Abdel Kader a questi proble
mi? Trasferendo meccaniea-
mente le esperienze ncutrali-
ste o nazionaliste europce al 
mondo arabo egli deduce ar-
bitrariamente che nel mondo 
arabo ci troviamo di fronte 
a regimi — quelli definiti 
normalmcntc progressisti — 
che sono « nco-fascisti • e 

jrviti all' impcrialismo. 

Anzi si alTerma che « scien-
tiHcamcnte » quei regimi ara
bi < hanno un contenuto neo-
fascista e una forma socia-
lista perch6 riflettono le 
contraddizioni di una socie
ta sottosviluppata nell' era 
atomica » (sic!). Liquidata 
cosl ogni realta, elusa ogni 
analisi seria, dove cercare i 
nodi rivoluzionari che pos-
sono consentire uno svilun-
po della lotta antimperiali-
sta nel mondo arabo? L'au
tore nega in pratica che cio 
possa partire dall'interno. II 
potenziale rivoluzionario, la 
contraddizione esplosiva che 
fara maturare la « svolta » 
viene dalla presenza di due 
nazionalismi «esterni», quel
lo curdo e quello israeliano, 
che agiranno come dirom-
penti. Perche? Perche es-
sendo Israele una «demo-
crazia borghese con elemen
ti socialisti >, e quindi una 
societa piii * avanzata » e di 
qui che partira lo slancio 
rivoluzionario destinato a 
sconvolgere il M.O. 

II pasticcio in verita non 
potrebbe essere piu grosso. 
Ed e francamente difTicile 
reperire qualche elemento di 
marxismo-leninismo — ter-
mine con cui l'autore si de
finisce, per diflerenziarsi da 
presunti marxisti revisioni
st! — in un'analisi che igno
ra il sistema imperialistico 
mondiale e la particolare 
funzione che vi svolge Israe
le nel contesto medio-orien-
tale, e la dinamica delle for
ze interne per quel che con-
cerne le singole situazioni 
nazionali. Ma il limite e an-
cora piu profondo e riguar-
da il mcrito stesso del mo-
do con cui si debbono af-
frontare realta che non rien-
trano in uno schema «euro-
peo ». 

Problema 
decisivo 

In nessun momento e in 
alcun modo il nazionalismo 
dei paesi che hanno subito 
una dominazione coloniale, 
ha un punto di contatto con 
il nazionalismo europeo (non 
a caso numerosi studiosi, per 
evitare una confusione sia 
pure semplicemente filologi-
ra, usano la espressione na-
zionalitaristno). Per quei 
paesi il nazionalismo rap-
presenta la prima e piu im-
mediata forma di coscienza 
antimperialista, e il movi
mento organizzato che ne 
deriva la prima forma di 
unita nazionale contro lo 
straniero. Questo e il punto 
da cui, mi pare, occorre 
sempre partire per vedere 
poi i limiti, e le insufficien-
ze anche ideologiche del na
zionalismo quando conquista-
ta la indipendenza politica, 
si deve proccdere ad una 
reale liberazione del paese 
da tutti gli infiniti legami 
di dipendenza daU'imperiali-
smo. Ed e qui che inter-
viene )a necessita di una 
analisi che riguarda la dina
mica sociale interna anche 
alle societa arrctrate, nelle 
forme che le sono proprie, e 
che in stretta relazione con 
tutti i fenomeni neocolonia-
li, diventa determinante in 
tutti i processi politici, eco-
nomici e sociali, che seguo-
no o accompagnano 1'acces-
so all'indipendenza politica. 
E* sempre qui che si aprono 
tutti i problemi della strut-
tura politica del movimento, 
del rapporto tra partito po
litico e forze sociali: in bre
ve il problema decisivo del 
passaggio dal carattere in-
differenziato di un movimen
to nazionalista ad un movi
mento politico di avanguar
dia, ancorato alia direzione 
delle forze che hanno una 
funzione realraente rivolu-
zionaria e antimperialista. O 
e'e questo arricchimento, o 
se si vuole evoluzione, del 
nazionalismo con nuovi con-

tcnuti sociali, o e'e una 
nuova dislocazione interna 
alio Stato c alia societa (in 
questo senso, ma nella dire
zione opposta, del resto ope-
rano le forze neocoloniali), 
oppure tutto il processo di 
liberazione nazionale subisce 
una progressiva involuzione, 
fino — in molti cast — alia 
ricaduta sotto un pesante 
controllo imperialista. E se 
cid non accade, in ogni caso 
si ha una fragilita statale e 
sociale permanente, che la-
scia ogni paese esposto ai 
molteplici contraccolpi della 
attuale aggressivita imperia
lista. 

E a ben vedere e intorno 
a quest'ordine di problemi 
che ruota anche la crisi del 
blocco neutrale uscito da 
Bandung, con i suot compo-
ncnti che sono venuti via 
via collocandosi su posizioni 

diverse rispetto al campo 
imperialisln, a seconda dei 
processi sociali interni, alle 
scelte economiche, e anche 
ci sia consentito di dire, in 
qualche caso, al peso vera-
mente drammatico di una 
eredita coloniale che agisce 
non solo sul terreno econo
mico, ma anche al livello 
della coscienza che dei pro
blemi hanno le forze sogget-
tive. E' qui che ci pare che 
si trovi la chiave per una in-
dagine seria e approfondita. 

Valido in generale per tut-
to il « terzo mondo », questo 
tipo di problemi lo e anche 
per il mondo arabo. Con in 
piu, pero, un elemento speci-
fico, che non puo sfuggire al-
1'attenzione e che deve avcre 
una risposta, per impedirne 
ogni mitizzazione. II mondo 
arabo, per riprendere una 
definizione di Anouar Ab
del Malek, si presenta co
me un € universo cultura-
le» distinto, con una sua 
continuity e omogeneita di 
storia, di lingua, di religio-
ne, che gli conferisce una 
certa unita. E per i rappor
ti che ha avuto con 1'impe-
rialismo e oggettivamente 
un mondo in contrasto con 
quest'ultimo. Da una sopra-
valutazione di questi dati e 
nato. per lungo tempo, il pa-
narabismo, che sottaceva — 
appunto perche mitizzava il 
momento unitario — le dif-
ferenziazioni nazionali, reali 
e frutto della storia piu re
cente, e le contraddizioni in
terne a quel mondo, deriva-
te dai diversi indirizzi inter
ni, dalla diversa direzione 
sociale etc. Ma una volta evi-
tato il pericolo del panara-
bismo, da quella realta bi-
sogna trarre la consapevo-
lezza che esiste una stretta 
interdipendenza di relazionl 
e di processi interni, per cui 
ogni significativo aweni-
tnento in un paese arabo ha 
immediate ripercussioni e 
conseguenze in tutta la re-
gione. Per questo e estrema-
mente importante una anali
si attenta del mondo arabo 
nel suo complesso, metten-
done in luce tutte le con
traddizioni, sulla base di una 
serie di ricognizioni nazio
nali, fondate sulla dinamica 
sociale, economica e politi
ca, senza perd perdere il 
quadro di insieme che ci sta 
di fronte. Se invece si liqui-
da questa realta, affidando 
alle sole contraddizioni 
esterne, le possibility di un 
suo sviluppo, allora non si 
capisce piu nulla. E non si 
da un serio contributo ai 
problemi cui siamo stati ri-
chiamati dalla recente crisi. 

Romano Ledda 

NASCE NELLE C inA ' DEL NORD 
LA SEGREGAZIONE SILENZIOSA 

Con il 13° emendamento alia 
Costituzione degli Stati Uniti, 
definitivamente approvato il 
18 dicembre 1865. quattro mi
lioni di schiavi (che allora 
rappresentavano un settimo 
della popolazionc totale) acqui-
stavano la libcrta. Inebriati 
dal loro nuovo stato. i liberti 
abbandonarono le piantagioni 
e cominciarono a vagabondare 
confusamente per il Sud. go-
dendo finalmcnte della possibi-
bilita di spostarsi a loro pia-
cimento e approfittando del 
fatto che nessuno poteva piu 
obbligarli a lavorare con la 
forza. L'ozio e il vagabondag-
gio erano le uniche dimostra-
zioni concrete della realta 
dell'emancipazione. 

Ma l'euforia duro ben poco. 
Presto gli ex schiavi si ac-
corsero che la liberta non si-
gnificava aflatto autentica indi
pendenza e non corrispondeva 
a una nuova condizione socia-

| le. Analfabeti. abituati a la 
' vorare soltanto il cotone. privi 
di qualsiasi mezzo di sussisten 
za. essi si resero conto che di 
emancipazione si poteva anche 
tranquillamente crepare. Solo 
ricevendo la terra e i mezzi 
per coltivarla. essi avrebbero 
potuto salvarsi. E. infatti, co
minciarono a sperare che le 

propriety dei grandi piantato-
ri venissero ripartite e asse-
gnate a loro: « un mulo e qua-
ranta acri di terra » fu il mot
to che sintetizzo queste spe-
ranze. Ma gli ex schiavi non 
sapevano organizzarsi. non 
avevano capi e. in realtii. du
rante la loro secolare oppres-
sione erano stati ridotti in 
un tale stato di dipendenza, 
anche psicologica, che non 
osavano trattare con i bian 
chi da pari a pari. Le loro 
speranze. cosi, vennero dura-
mente deluse: anche la < Rico-
struzione » del Sud si risolse 
per loro in un disastro socia
le. Nel 1900, a trentacinque 
anni dalla fine della guerra 
civile, solo 192.933 negri su 
otto milioni e ottocentomila 
erano riusciti a procurarsi un 
pezzetto di terra: e i tre quar-
ti di loro era indebitati fino 
al er.llo Sulle spalle dei negri 
ricadde i! baslo dello sfrutta 
mento. il piu esoso: un brae 
ciante negro, dopo la guerra 
civile, veniva pagato 120 dol 
lari I'anno. quando. prima del 
la gum a civile. I'affitto di 
uno schiavo era stato di 150 
dollari I'anno. 

I padroni del Sud avevano 
provveduto subito a stabilire 
questa situazione: i primi * co-

dici ncri >, introdotti scgreta-
mente dagli Stati ex schiavi-
sti dopo la guerra civile, non 
riguaidavano i diritti civili o 
la iiogregazione. ma proprio le 
condizioni di lavoro dei negri. 
In un « codice » della Louisia
na del 1805. come riferisce 
Claudio Gorlier nella sua Sto 
ria degli Stati Uniti, si leggeva 
che « il lavoratore non ha di 
ritto di abbandonare il posto 
di lavoro: die gli verra tratte 
nuto i] salario in caso di ma-
laltia reale; che sara multato 
di un dollaro se si comportera 
in modo inurbano col datore 
di lavoro o se bestemmiera in 
sua presenza: che spettera al 
datore di lavoro dirimere ogni 
questione insorta con i lavo-
ratori». 

Ad affrontare alia radicc il 
problema avrebbe dovuto es
sere il Nord vincitore ed eman 
cipatore. Ma il Nord non ne 
aveva alcun interesse e aveva 
ben altre inten-'ioni. Nel Nord 
le due decadi precedenti la 
guerra civile erano state, come 
scrive 1'economista Faulkner. 
c una dei perindi piu scorag 
gianti che il lavoratore ameri 
cano abbia mai sperimenta 
to ». Durante la guerra civile. 
il capitalismo si era impetuo-
samente sviluppato, e gli in

dustrial!. che dominavano il 
partito repubblicano al |K)te-
re. non erano certo inclini a 
preoccuparsi delle condizioni 
di chiunque vivesse del lavo 
ro tk'Ue sue braccia e. quin 
di. nemmeno dei negri. D'altra 
parte, i capitalisti del Nord 
non avevano alcuna intenzio-
ne di ricostruire o di riforma 
re l'economia sudistn. com-
pletamente dissestata dalla 
guerra e dalla politica della 
« terra bruciata » perseguita 
dalle truppe di Sherman e di 
Grant: il Sud. piuttosto. si of-
friva loro, dopo la sconfitta. 
come un ottimo mercato di 
sfruttamento. anzi di rapina. E 
la loro piu ferma intenzione 
era quella di stabilirvi soli-
damente la propria suprema-
zia, attraverso 1'occupazione 
militare e la prevalenza poli 
tica del partito repubblicano 
I negri potevano essere (e. nei 
fatti. furono) In base di massa 
di ciuesta suprema/in Per que 
sto le misure a favnre dei ne 
gri furono sempre. secondo la 
espressione di Saul Alinsky. 
t i| prodotto di " qualcosa di 
piu importante " ». 

La battaglia dei repubblica 
ni radicali si svolse sul terre
no dei diritti civili e. in parti
colare, del diritto di voto. Vi-

La Camera dei rappresentantl vota II 13.mo emendamento alia Costituzione amerlcana che concede la liberta a 4 milioni di negri 

Il viaggio dei parlamentari del PCI nella zona colonica 

Puglia: testimonialize della 
repressione anticontadina 
Gli incontri fra i deputati comunisti e i coloni - Centinaia di processi istruiti 
nelle province del Salento - La battaglia per la riforma dell'assetto proprietario 

Nostro senrizio 
LECCE. 25. 

71 € dossier > che una de-
legazione di parlamentari 
comunisti porta alle Camere 
al termine di un riaggio nel
le aree della colonia pugliese 
e un * libro bianco» della 
repressione anticontadina. 
La documentazione e di pri
ma mono, un'inchiesta dei 
compagni Conte, Gomez, 
Villani, Matarrese. Loperfi-
do. Carucci. Monasterio, Dip-
polito, Pasqualicchio e Calas-
so tra t contadini del Salento. 
Discorrendo di se stessi i co
loni hanno ricostruito un al
fresco della lunga vicenda 
che oppone il lavoro conla-
dino all'agraria, le nere in-
giustizie che si accompagna
no al primato della rendita 
e la tenacissima resistenza 
dei senza terra. In campo 
aperto colono e concedente 
si ajfrontano per sopravvi-
vere: posto che in due sulla 
terra non si pud stare chi 
sard domani il proprietario? 
Chi deve abbandonare il 
Jondo? 

Da tre anni si ripetono 

scioperi generalizzati. Si mi-
sura uno spostamento tangi-
bUe dei rapporti di forza. 
ma I'andamento della batta
glia non e rett'dineo. si pro-
cede a sbalzi. Al momento 
del raccolto il fronte conta-
dino trova I'unita e avanza, 
ma nelle pause del movimen 
to quando il colono e solo 
davanti al padrone, la rea-
zione si scatena. Questa e-
state Vagitazione contadina 
ha percorso tutta la regione 
da Foggia a Lecce muoven-
do da Bari, epicentro di un 
memorabile duello tra il 
bracciantato e Vagraria. Ora 
si istruiscono centinaia di 
processi. contro le famiglie 
coloniche fioccano senteme e 
ingiunzioni di sfratto, i par. 
titi dell'agraria montano 
pretesti di c inadempienza 
contrattuale > per aggirare 
la legge e volgerla contro i 
contadini. Le denunce che 
partono dalla proprieta tro-
vano sensibilissima e soiled-
la la magistratura. II qua
dro che le testimonianze di-
rette dei contadini hanno of-
ferto alia delegazione parla-

mentare comunista durante 
gli incontri di San Pietro 
Vemotico. Mesagne, Avetra-
na. Lizzano, Copertino. Ma-
glie, e omogeneo. La repres
sione provoca controversie 
molto simili tra loro nelle 
province di Brindisi, Lecce 
e Taranto e appare come una 
risposta coordinata del fron 
te proprietario. La legge 
che assegna al colono il 10 
per cento in piu della quota 
di riparto e largamente inos-
servata. 11 miglioratario che 
ha operato a proprie spese 
le trasformazioni sulla c ter
ra nuda > ha il diritto all'80 
per cento del prodotto. ma 
appena egli invoca e appli-
ca la norma ecco che questa 
diventa suscettibile di diverse 
interpretazioni e e'e" bisogno 
che il Parlamento si decida a 
chiarire (proposta del com-
pagno on. Monasterio) Vart. 
9 che Vagrario non accetta. 
Ma intanto il concedente ha 
gia spiccato una denuncia e 
il tribunate ha proceduto al 
sequestro conservativo. 

Fatta eccezione per qualche 
sentenza favorevole al con-

tadino il braccio di ferro tra 
le parti in causa avvantag 
gia la proprieta perche nel 
conflitto individuale il buon 
diritto del colono si urta ad 
autorita preponderanti. Avon-
guardie coraggiose comincia 
no a prendersi la quota del 
ISO per cento in questi gwr-
ni di vendemmia e attirano 
su di se i fulmini dell'nv-
versario. Ma se i duece.ito-
mtla miglioratari del Salento 
decidono di fare altrettanto 
fatalmente il rapporto si in-
certe e non si trova ne la 
carta ni i cancellieri per av-
viare Vazione giudiziaria. 
Anche una cattiva legge co
me la 756 pud servire a li-
berare il potenziale di lotta 
che si raccoglie nella cam-
pagna. 

D'altra parte la battaglia 
per I'avvento della proprieta 
contadina al posto dei con 
tratti abnormi si configura 
come una successione di 
€ passaggi > che portano al 
graduate deperimento del 
rapporto colonico. Reclaman-
do il diritto e la proprieta 
delle trasformazioni fondia-

rie. i contributi statali e 
quindi la stessa direzione 
dell'azienda il colono punta a 
svuotare di ogni contenuto il 
diritto di proprieta e a sosti-
tuirgh il suo. A differenza 
di venti anni fa egli conten-
de all'agrario non la terra 
incolta. ma I'oliveto, il < ten-
done >... 

E* sintomatico che Vagra
ria ricorra alia repressione. 
Soltanto pochi anni addtetro 
non ne avrebbe avuto biso
gno. Oggi nessun concedente 
e tranquillo, egli sa per pn 
mo che la colonia e condan-
nata. Si comxnciano a fare 
delle leggi perche U movi
mento e abbastanza adulto 
da pretendere che lo Stato in-
tervenga a mitigare I'asso 
lutismo proprietario. L'agra-
rio $ ancora motto forte, ma 
comincia tuttavia a percepire 
I'insidia che i senza terra, t 
pionieri che hanno piantato 
la vite sulla roccia. vanno 
tendendo alia potenza che 
regge la societa pugliese. la 
rendita. 

Roberto Romani 

gorosamente appoggiato. natu-
ralmente. anche da tutti coloro 
che credevano veramente in 
un ideale di giustizia, il Parla
mento approvo tra il 1805 e il 
1875 numerose leggi e decreti 
in questa direzione: il famoso 
143 emendamento, destinato a 
stabiliie il diritto di chiunque. 
e quindi anche dei nrgri. alia 
prote/ione della legge: il l.V 
emendamento. che estendeva 
ai negri il diritto di voto: due 
Civil riqhts bills per decretnre 
clie gli ex schiavi dovevano 
essere considerati cittadini de 
gli Stati Uniti e per condan-
nare la segregazione razziale. 

Le prime di queste leggi fu
rono votate contro il parere 
del Presidente Johnson, che 
toritfS di blnccarle con il suo 
« veto », riuscendo soltanto a 
mefterr in pericolo i suoi po 
teri e la sua stessa liberta 
personale. e. naturalmente, in 
violent a polemica con il Sud 
Ma i repubblicnni radicali non 
transigevann* quando gli Stati 
del Sud si dimostrarono rilut 
tanti ad areettare 'e sue deri 
sioni e cominrio a s«-ilunparsi 
il terrorismo. ad opera di orga 
nizzazioni srgrete come I'appe 
na costituito Ku Klux Klan. il 
Parlamento divise il territorio 
meridionale in cinque distretti 
militari e instaurd praticamen 
te lo stato d'assedio. 

In questo regime, pur sfrut-
tati e taglieggiati. i negri eb-
bero pero la possibility di re-
carsi alle urne, di eleggere i 
loro rappresentanti e di contri
b u t e alia approvazione delle 
nuove Costituzioni statali. Ven
ti deputati negri andarono al 
Congresso e due furono eletti 
al Senato; 127 negri sedette-
ro nel Parlamento della Loui 
siana: 40 in quello del Missis 
sippi. che ebbe anche un Pre 
sidente della Camera negro: 
39 in quello della Carolina del 
sud: 27 in quello della Geor
gia. e cosl via. Tuttavia. que
sti dati non rispecchiavano un 
reale potere dei negri. Inesper-
ti. scelti ovviamente dalla 
macchina del partito rcpubbli 
cano tra i piu « adatti ». i rap 
presc-ntanti negri finivano. co 
me era previsto. per assecon 
dare i disegni dci nordisti c 
per mantenere quella supre-
mazia repubblicana di cui 
approfittavano gli speculator!' 
calati dal nord (i carpetbag
gers). D'altra parte, tutti co 
loro che. con compiti diversi. 
venivano inviati al sud per 
aiutare i negri. si preoccupa-
vano. innanzitutto, di reclutare 
elettori per il partito repubbli 
cano e di onerare costantemen 
te una accurata scelta poli
tica. Perfino i funzionari del 
Freedmen's Bureau. 1'organiz-
zazione creata nel 1865 perche 
si occupasse specificamente 
degli ex schiavi. pur svolgen-
do una attivita molto proficua. 
almeno sotto il profilo dell'as 
sistenza. della creazione di 
nuove scuole. della tutela le
gale dei negri. si preoccupa-
vano innanzitutto degli inte-
ressi elettorali del partito re
pubblicano. 

Comunque, per oltre dicci 
anni. grazie alia supremazia 
nordista e alia instaurazione 
dei diritti civili. la segrcgazio 
ne nel sud non esistc-tte (ma si 
deve anche tener conto del fat
to rhe nei padroni sudisti pre-
valeva ancora il vecchio spi-
n'to paternalistico e che il re 
gime schiavistico aveva abi-
tuato i bianchi a una co^tante 
consuetudine con i negri): lo 
testimoniano molti viaggiatori 
del tempo, che si stupirono di 
trovare al sud un elima raz
ziale piu aperto di quello del 
nord. Nulla di veramente sta
bile ed essenziale. pero. era 
stato creato. durante la c Ri-
costruzione >. per mutare la 
condizione sociale dei negri: e 
quando la dilagante corruzio-
ne indeboli il partito repubbli
cano e si addivenne al compro-
mes?o tra Nord e Sud. il riti-
ro dclle truppe federali. ordi-
nato nel 1877 dal Presidente 
Hayes, segno I'inizio di un 
airetramento sempre piu ra-
pido. Gli eletti negri spariro-
nn dai Parlamenti statali: si 
cominciarono a escogitare i 
piu diversi sistemi per esclude-
re i negri dalle urne; si instau
rd progressivamente la segre
gazione autorizzata per leg
ge. Nel 1899. Henry W. Grady. 
editore di un giornale di Atlan 
ta, poteva affermare: e i negri 
come forza politica non esi-
stono piu >. 

Mentre nel Sud si rimetteva-
no in questo modo i negri « al 
loro posto *. la Corte Supre-
ma emanava una serie di sen-
tenze che vanificavano tutte le 
leggi precedenti. N«:l 1875 gia 
veniva autorizzata la tassa sul 
voto: nel 1883 veniva invali-
data la legge contro la se

gregazione, e, finalmcnte. nel 
1890. si giungeva alia famosa 
sentenza « separati ma ugua-
li >, nella quale i giudici af-
fermavano a chiare lettere 
che c se una razza e socinl-
niente inferiore aH'altra. la 
Costituzione degli Stati Uni
ti non puo mctterle sullo stes
so piano >. 

Stntcn/e simili non suscita 
vano alcuna reazione contra-
ria nella opinione pubblica 
nordista. Anzi Come scrive 
Silberman: « Con la scompar-
sa da tempo degli abolizionisti 
e la coscienza tacitata dalla 
guerra civile e dall'emancipa-
zione. l'opinione pubblica set-
tentrionale prese una piega 
razzista: il fatto che la mas
sa dei negri poveri non fosse 
divenuta una schiera di raffi-
nati gentiluomini nei venti o 
trenta anni successivi alia 
emaneipa/ione. sembro tfiusti 
lira re tutte qui He vecchie no-
zioni suirmerente infer loiitA 
negra » La spirale della taz 
za. cominciata con la scluavi-
tu. nvviluppava con Ingira fer-
rea la na/ione. 

Nel Nord si cominciava a 
inventare quella segregazio
ne do facto che avrebbe co
stituito negli anni futuri la 
condanna piu feroce. anche se 
meno evidente. pc- le masse 
negre. Nel Nord. dopo alcune 
rcsistenze iniziali (ancora tra 
il '65 e il '68 sci Stati del 
Nord negavano ai negri il di
ritto di voto. e nella sua piat-
taforma che designava Grant 
candidato alia presidenza. il 
partito repubblicano propugna-
va 1'obbligo del sufTragio uni
versale soltanto per il Sud). 1 
diritti civili erano stati instau-
rati e I'eguaglianza formale 
tra bianchi e negri csisteva. 
Sembrava non vi fosse piu al
cuna barriera da abbattere: e 
proprio qui stava il terribile 
inganno. perche le barriere 
erano invisibili. 

A mano a mano che i ne-
ghi. per sfuggire alia oppres-
sione del Sud ripresero la via 
del Nord. queste barriere di 
vennero sempre piu spesse. I 
negri che giungevano nelle cit-
ta settentrionali erano poveri 
e avevano la pclle scura: le 
barriere. ouindi. avevano una 
doppia origine. di classe e 
di razza A New York, tra il 
1830 e :J 1910 la popolazione 
negra si quadruplica. e si co
mincia no a forma re i ghetti; 
i negri non vengono piu am-
messi nei listoranti. negli al-
bcrghi. nei negozi. nei teatri. 
A Washington, i sindacati co-
minciano ad escludere rego-
larrncnte operai e artigiani ne
gri; ogni nuova ondata di im-
migrati scaccia i negri piu in-
dietro; g?i impiegati governa-
tivi. che nel IR91 sono ancora 
2400 su 23.000. nel 1908 si ri-
ducono a soli 1450 e. tranne 
trecento, sono tutti fattorini o 
manovali. 

Ma il processo awiene in 
silenzio. Come scrive Mc 
Laughlin Green nel suo sag-
gio Washington: Capital City 
W9-1950. € Verso il 1895. il let-
tore di quotidiani bianchi a-
vrebbe potuto pensare che a 
Washington non vi fosse alcu
na comunita negra. sebbene 
ve ne fossero tre. In breve. 
nel corso di circa vent'anni. \ 
bianchi risolvettero il proble
ma delle rrlazioni razziali ne-
gandont tacitamente I'esisten-
za >. Nasceva quell'« uomo in-
visibile •». quell'* uomo senza 
volto » del quale, sessant'annl 
dopo. dove\ano scrivere con 
irosa amarezza Ralph Ellison 
e James Baldwin 

Giovanni Cesareo 
(5. - continua) 

Assisi: aperto 
il Congresso 
» Giotto e il 
suo fempo » 

ASSISI. 25 
Nella Sala Gotwa del Coo-

vento di San Francesco c co-
m;nc;ato il Congresso internazio-
nale per la celebrazione del VII 
ce.ntenano della nasc.ta di Giot
to, promosso dal mm:stcro dell* 
Pubblica Istruzione. sul te.-na 
* Giotto e tl suo tempo >. 

Dopo i sakiti de. s«daco di 
Assisi. del Padre Cusuxle della 
basilica di San Francesco e del 
prof. Mario Sa!mi. president 
del com:tato promotore, il Con
gresso e stato dichiarato aper
to dal sottosegretario all'Istru-
zione sen. Caleffi. 

La relazone maugurale e sta-
ta poi svolta dal proT. Cesar* 
Gnudi. che ha parlato degli inUM 
della p.ttura di Giotto * i 
rapporti con il mondo 


