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« Tempo nostro >> 

IL CASO ZWEIG 
come ai tempi di Goebbels 
Una rivoltante campagna di bugie contro il grande scrittore antifascista 
tedesco - Come h stato montato lo «sporco affare » • La provocazione 
crolla e copre di infamia alcuni giornali della Germania di Bonn - Ma 

l'« Avanti!» spaccia per vere le rivoltanti invenzioni 

Questa e la cronaca di un 
t caso » che per otto o died 
giorni ha appassionato — e 
disgustato — le due Germa
nic, e che poi, allorche avc-
va gia ccssato di esser ta
le, ha trovato in Italia una 
strana appcndice. II « caso » 
riguarda Arnold Zweig, for-
se il piu grande tra tutti gli 
scrittori tedeschi viventi: un 
uomo ormai alia soglia de-
gli ottanta anni, pressoche 
cieco, con alle spalle i lun-
ghi anni delle persecuzioni 
razziali naziste e le traversie 
di un'emigrazione che lo con-
dusse in vari paesi del mon-
do e da ultimo, prima del 
ritorno nclla Repubblica de-
mocratica tedesca, in Palesti-
na, dove si trattenne sin ver
so il 1948; un intellettuale 
che con Brecht, con la Se-
ghers, con Beeher ha impe-
gnato questi vent'anni per ri-
trasformare, come si espres
so una volta, < un popolo di 
giudici e di impiccatori in 
un popolo di poeti e di pen-
satori »; un vecchio impe-

ARNOID ZWLIG 

Goebbels, erano state diffu
se sul mio conto menzogne 
cosi enormi. Ogni parola 6 
inventata, persino i segni di 
interpunzione. Da anni ho di-
chiarato che in nessun altro 
posto mi trovo cosi bene a 
casa mia come nella nostra 
Repubblica democratica te
desca. Questi falsificatori mi 
confermano ancora una volta 
la giustezza della mia deci-
sione ». 

10 settembrc — Senza dar 
notizia di questa smentita, il 
Berliner Morgenpost si li-
mita a precisare che Arnold 
e Stefan Zweig non erano 
fratelli. Lo stesso giorno la 
agcnzia tedesca occidentale 
DPD riferisce da Tel Aviv 
che l'unione degli scrittori 
israeliani ha precisato di non 
aver ricevuto nessuna lette-
ra da Zweig. La sera Arnold 
Zweig riconferma a uno scrit
tore di Amburgo, Christian 
Geissler, recatosi apposita-
mente a Berlino est, che in 
tutta la faccenda non c'e una 
parola di vero. Ma il Afor-
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i.'sr den Wortlant der gant und gar erfundonen und 
gefalechten Brlefe, die Ton einlgen weetdeutochen 
und weotberllwer Zeitungen abgedruekt wurden, 
weiterhln verbreltet oder ihnen eineti Wahrheita-
gehalt andichtet, gegea den wtrd l--jjj»lnem Auftrage 
von Professor Dr. Kaul unverziiglicb Strafanzelge 
erstattet warden. 
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La lettera di Zweig che sbugiarda I falsificatori 

gnato in una drammatica 
corsa col tempo, per riusci-
re a concludere, dettandolo 
alia sua segretaria, il ciclo 
dei romanzi suite guerre del-
l'uomo europeo, aperto con 
Verdun e il sergente Grischa. 

7 settembre — Un quoti-
diano della sera, il Nacht-
depesche, scrive, in una no
tizia da Tel Aviv che reca 
come indicazione di agenzia 
la sigla tp, che « alio scritto
re Arnold Zweig e stata tol-
ta la pensione dalle autori-
t.i della RDT. Questo fatto e 
stato conosciuto adesso at-
traverso una lettera che 
Zweig ha inviato a una cop-
pia di suoi conoscenti in 
Israele. Lo scrittore ha pre
cisato che la ragione e da 
ricercare nel suo rifiuto di 
cedere alia richiesta dei co-
munisti di Berlino est di 
impegnare il suo nome per 
una campagna ideologica 
contro Israele ». 

9 settembre — Altri tre 
Riornali della catena di 
Springer, il re della stam-
pa tedesca occidentale, pub-
Micano la notizia, aggiun-
gcndo altri particolari. Si 
tratta del Berliner Morgen
post, del Mittag di Diissel-
dorf e dello Hamburger 
Abendblatt. Ecco quanto 
jicrivono: « Arnold Zweig, lo 
scrittore della zona (cosi vie-
nc ancora spesso definita la 
RDT nel gergo politico del
la Germania deU'ovest. in-
tendendo per zona "zona di 
occupazione sovietica") piu 
ri noma to in campo interna-
zionale, si e distaccato in 
modo drammatico dal regi
me della SED. In una let
tera appassionata all'unione 
degli scrittori israeliani Ar
nold Zweig ha scritto: "La 
vita nella RDT e l*inferno... 
Mi fucilino pure, se ne han-
no il coraggio". Secondo la 
opinione di osservatori poli-
tici il fatto che il fratello 
ottantenne di Stefan Zweig 
abbia voltato le spalle in mo
do cosi coraggioso e conse-
guente al fronte letterario 
di Ulbricht rappresenta un 
blamage senza confronti del 
regime della SED di fronte 
alia cuhura di tutto il mon-
no ». II medesimo giorno Ar
nold Zweig — che non e sta
to mai fratello di Stefan 
Zweig, lo scrittore morto sui-
cida negli anni dell'emigra-
zione, e non ha mai rico-
perto, come si sosteneva an
cora in quegli articoli, la cat-
tedra di letteratura all'Uni-
vcrsita Humboldt — inviava 
all'agenzia ADN questa let
tera: « Mai prima d'ora, nem-
meno ai tempi del Reich del
le camicie brune del signor 

genpost insiste, e scrive che 
Zweig ha scritto due lettere 
a dei suoi amici in Israele. 
Uno di questi si chiama Leo 
Heiman. Ma Heiman smenti-
sce a sua volta, affermando 
che il destinatario della let
tera e un altro. Lui l'ha solo 
< vista », e ne ha tratto una 
citazione che ha utilizzato in 
una corrispondenza inviata 
alia Tarantel-Press (tp), la 
agenzia di cui si era servito 
il Nacht-depesche. Insistono 
anche altri giornali, pur se 
una parte della stampa co-
mineia a sostenere che si 
tratta di un falso. 

13 settembre — Arnold 
Zweig rilascia un'altra di-
chiarazione: «Per mio in-
carico il prof. dr. Kaul pre
senters immediatamente de-
nuncia contro tutti coloro 
che diffonderanno ulterior-
mente o cercheranno di dare 
una parvenza di verita alle 
lettere stampate da alcuni 
giornali della Germania oc
cidentale e di Berlino ovest, 
che sono completamente in-
\'entate e falsificate ». L'as-
sociazione degli scrittori del
la RDT, in una sua dichiara-
zione, rileva che non e nuo-
vo, nella storia tedesca, il 
fatto che si cerchi di copri-
re di calunnie uno scrittore 
impegnato in una produzio-
ne letteraria che 6 sinonimo 
di giustizia e di pace. Arnold 
Zweig questa campagna di 
calunnie l'ha conosciuta in 
tutta la sua vita, e per mol-
teplici motivi: per aver mes-
so a nudo - il nazionalismo, 
per essere israellta, per aver 
riconosciuto nel socialismo 
l'limanesimo di oggi. Con-
temporaneamente viene an-
nunciata la formazione di 
un comitato nazionale per i 
festeggiamenti ad Arnold 
Zweig in occasione del suo 
ottantesimo compleanno, nel 
prossimo novembre. 

Id settembre — Le rivela-
zioni del Neues Deutschland, 
organo della SED, trovano 
conferma nelle inchieste del
la stampa piu seria della 
Germania deU'ovest Der 
Spiegel (nel numero data to 
18 settembre) scrive che le 
falsita su Zweig sono usci-
te dall'agenzia Tarantel, • un 
organo anticomunista finan-
ziato da fonti oscure». Die 
Zeit, il grande settimanale 
di Amburgo, dedica alia vi-
cenda, nel numero datato 22 
settembre, un'intera pagina, 
ed e ancor piu precise La 
tarantola comincia a mor-
dere quelli che 1'hanno la-
sciata libera, e a far male. 
Die Zeit ricoJtruisce, giorno 
per giorno, la cronaca di 
questo « caso >, precisando 

che Tunica lettera scritta 
quest'anno da Arnold Zweig 
ai suoi amici di Israele e 
stata inviata, in aprile, alia 
vedova di Max Meyer, e non 
trattava, in nessuna riga, 
questioni politiche. Accusa 
poi la stampa di Springer, 
che non ha sentito il dove-
re di pubblicare le smentite 
di Zweig, e rivela che gia 
il 4 settembre la Tarantel 
aveva inviato ai suoi abbo-
nati (in gran parte giorna-
letti di Hong-Kong, di For
mosa, della Corea del Sud, 
dell'Iran, delPAmerica lati-
na, dell'Africa centrale e de
gli Stati Uniti, che riforni-
sce di «materiale» sulla 
RDT) il « testo, della let
tera di Zweig. Ma che cos'e 
questa Tarantel? Anni fa, 
prima che venisse eretta la 
frontiera tra le due Berli
no, questa casa editrice di-
stribuiva gratuitamente, alle 
stazioni del metro, un gior-
naletto anticomunista con la 
medesima testata, che veni-
va anche diffuso nella RDT 
attraverso lettere spedite 
dalla Germania occidentale 
e persino per mezzo di pallon-
cini. Quando venne costrui-
to il muro il giornaletto ces-
so di avere una funzione, e 
la Tarantel — che peraltro 
aveva gia fatto il suo tempo 
anche asli occhi dei berli-
nesi deU'ovest, ormai stan-
chi di queste invenzioni e di 
queste volgarita — diede 
vita a un'agenzia di stampa, 
che perd — precisa Die Zeit 
— la stampa seria ha sempre 
ignorato. Per quel giornale, 
comunque, venivano spesi al 
mese 240 mila marchi, circa 
40 milioni di lire, e questo e, 
perlomeno, anche il costo at-
tuale della casa editrice, con 
i suoi trenta dipendenti. Le 
« notizie > e gli « articoli » 
vengono distribuiti gratuita
mente, e qualcuno, percio, 
deve fornire dei fondi. 

<I finanziatori sono sino 
ad oggi anonimi, informa an
cora Die Zeit. Ma si fanno i 
nomi della sezione orientale 
del partito socialdemocrati-
co, deH'organizzazione Geh-
len, del ministero per le 
questioni pantedesche, dei 
Reptilienfonds (i "fondi per 
i rettili", come viene defini
ta la voce del bilancio di 
Bonn che serve per finan-
ziare giornali e giornalisti), 
del Vaticano e delta CIA >. 
« Da alcuni indizi — aggiun-
ge Die Zeit — sembra pero 
risultare che in primo luo-
go, dietro a questa impresa, 
vi sono gli americani », pur 
se il titolare di questa casa 
editrice ha scritto nel 1960 
di aver ricevuto degli aiuti 
dal Vaticano: « Sospendete le 
sowenzioni: lo diciamo in 
generate, indipendentemen-
te dal destinatario di questo 
awertimento. La Tarantel e 
un anacronismo. AH'Occiden-
te non pud certo conquista-
re degli amici ». In un edi-
toriale a firma di Rudolf Wal
ter Leonhardt Die Zeit ri
leva poi che la < lettera • di 
Zweig ha la stessa paternita 
del « manifesto » degli scrit
tori cecoslovacchi, e chiede 
che si ponga fine, una volta 
per tutte, a queste operazio-
ni di guerra fredda. perche 
« gli artisti e gli uomini di 
cultura, all'Est e all'Ovest, 
non vogliono aver nulla a 
che fare con i servizi segre-
ti e con le quinte colonne. 
Non vogliono essere — e gli 
uomini politici non do\Teb-
bero ingannarsi: c'e dawero 
una volonta comune, che e 
potente — n£ degli idioti 
utili n6 degli idioti inutili ». 

Cost, dunque, e finita la 
provocazione contro Arnold 
Zweig. La tarantola si e ri-
velata un boomerang. Ma 
c'e ancora l'appendice ita-
Iiana. Domenica 24 settem
bre, allorchS tutto era gia 
perfettamente chiaro da al-
meno una settimana. I'Aran-
ti!, nel Tempo nostro di Al-
do Garosci. ha spacciato per 
vera la rivoltante invenzione 
della Tarantel e ci ha chie-
sto, con tono enfatico. se 
non sentiamo. noi comunisti, 
« la voce » di Arnold Zweig, 
che «grida al mondo» la 
sua protesta. Sbagliare e 
umano, e noi vogliamo con-
siderare solo come uno sba-
glio dovuto a scarsa infor-
mazione questo grave infor-
tunlo di Aldo Garosci e del-
lMrviTifi.'. In future, c'e da 
sperare, saranno piu atten-
ti. Al di la del caso specifi-
eo, vale pero una considera-
zione piu generate: ed e che 
quando si mettono le mani 
nei piatti cucinati dai servizi 
seereti — si tratti della CIA. 
deH'organizzazione del gen. 
Gehlen o di qualsiasi altro 
servizio ancora — c'e sempre 
il rischlo di farsi mordere 
dalla tarantola. 

1 Sergio Segre 

AMERICA NERA 

dal la schiavitu 
al Black Power 

PROTESTA E 0RG0GLI0 
SEGNANO LA NASCITA 
DEL NU0V0 SEC0L0 

L m i 

Un'agghiacciante immagine della rivolta nera a Fort Meade, nello stato del Maryland: soldati della Guardia Nazionale si scontrano con un gruppo di negri in una delle strade del ghetto 

Fratelli insorgete! 
Tra il 1890 e il 1910 furono linciafi 2000 negri — I «pogrom» si esfendono in tutti gli Sfafi — La «pafria africana» 

«Fratelli. insorgete! Colpi-
te per la vostra vita e per 
la vostra liberta. Questo e il 
giorno, questa e l'ora. Fate 
che ogni schiavo in tutto il 
Paese faccia lo stesso e i 
giorni della schiavitu saranno 
contati. Nessun popolo oppres-
so ha mai conquistato la li
berta senza lotta ». Questo fu 
l'appello di Henry Highland 
Garnett, nel 1842, alia Conven-
zione dei cittadini di colore 
riunita a Buffalo. L'assemblea 
scatto in piedi in una inlermi-
nabile ovazione. Ma in realta 
il giorno e l'ora non erano an
cora giunti: anzi. doveva pas-
sare oltre un secolo prima 
che le masse negre comincias-
sero a ricorrere all'azione di-
retta per scuotersi dalle spal
le l'oppressione. Episodi di 
rivolta o di resistenza anche 
armata non erano mancati; 
fin dai tempi della Rivoluzio-
ne: un gruppo di trecento 
schiavi. che aveva appartenuto 
ad uno dei battaglioni arruo-
Iati sotto il comando di Wash
ington. si era dato alia mac-
chia in Georgia, attorno al 1786 
cd era stato disperso solo 
quando il suo accampamento 
fortificato era stato scoperto 
e distrutto. Ma l'unico csem-
pio di movimento organizzato 
e combattivo. lungo tutto il 
corso deH'Ottocento. fu quello 
che si sviluppo tra il 1892 e il 
1895 nel Sud. durante la c ri
volta agraria > dei piccoli pra 
prietari bianchi e negri con
tro t Bourbons, i latifondisti 
bianchi. In quella lotta si co-
stitui il Partito populista. che. 
pur mantenendo separate le 
organizzazioni. faceva appello 
sia ai negri che ai bianchi. I 
contadini negri si hatterono. 
resistendo alia violenza (15 
attivisti populisti furono ucci-
si solo in Georgia) e cercan-
do di organizzare il voto di 
tutti i negri poveri del Sud: 
ma nel 1896 (I'anno della sen 
tenza della Corte Suprema 
« scparati ma uguali >) la < ri

volta agraria » fu sconfitta e 
i padroni privarono definitiva-
mente i negri di tutti i loro di-
ritti, mentre iniziavano la cam
pagna del « niggering ». che 
persuase i bianchi poveri, an-
ch'essi sconfitti. a scaricare il 
loro odio di classe contro i 
negri. 

Alia svolta del secolo, men
tre, sotto la presidenza di 
Theodore Roosevelt, gli Stati 
Uniti si univano alle altre 
potenze imperialiste, il razzi-
smo raggiunse punte sempre 
piu alte. Nel Sud i pogrom 
si infittirono: tra il 1890 e il 
1910 furono linciati oltre due-
mila negri. Nel Nord, dove i 
negri continuavano ad emigra-
re (nelle prime decadi del 
'900 furono due milioni gli 
emigrati), la segregazione di 
fatto diveniva sempre piu fer-
rea ed era tragicamente sot-
tolineata. anche qui, dai po
grom: famoso quello che esplo-
se nel 1908 nell'Ohio. a Spring
field. a pochi passi dalla casa 
natale di Abramo Lincoln. 

Disperati 
e apatici 

In tutto il Paese i negri ve
nivano respinti ai margini 
della societa. sfruttati e vio-
lentati e frustrati. Ma le loro 
condizioni rendevano difficilis-
sima I'organizzazione di un 
movimento di lotta. Pur conn 
gurandosi come una minoran-
za economica, oltre che raz-
ziale. erano dispersi e per la 
maggicr parte confinati. quan
do lavoravano, in lavori ser-
vili. Inoltre, Feredita della 
schiavitu e ia segregazione in-
cidevano profondamente nella 
loro personalita: essi erano. 
insieme. disperati e apatici; 
ormai abituati alia doppiezza 
si comportavano tra loro in 
modo diverso da come si com
portavano in presenza dei 

bianchi; erano inclini ad au-
tosegregarsi. prima ancora 
di sperimentare lo scontro con 
i bianchi; giungevano hno a 
dubitare di se stessi (« Dietro 
il pensiero nasce la riflessio-
ne: e se fossimo dawero es-
seri inferiori? > notava Du 
Bois). II loro sentimento piu 
fondo e stabile era l'odio: uno 
odio sordo. tanto piu sordo 
quanto piu erano costretti a 
mostrarsi servili e remissivi. 
e non solo contro i bianchi ma 
anche contro se stessi — per 
la propria impotenza. per Ia 
mancanza di radici nel passa-
to, per la impossibilita di ri-
conoscersi in una nazione che 
Ii escludeva dal consorzio 
umano. 

In questa situazione, la vo
ce negra piu c autorevole » — 
perche la piu ascoltata dai 
bianchi — fu quella di Booker 
T. Washington. Nato in una 
capanna della Virginia, aven-
do duramente Iavorato nella 
adolescenza. egli era riusci-
to a istruirsi. a laurearsi, a 
completare perfino i suoi stu 
di in Germania, ed era divenu-
to professore di sociologia al-
l'Universita di Atlanta. Wash
ington predico per decenni la 
necessita. per i negri. di 
« adattarsi * alle condizioni 
che i bianchi dettavano. « au-
tomigliorandosi » e conquistan 
do. per questa via. un posto 
nella sod eta. « Sistematevi tra 
coloro che. senza scioperi e 
lotte. hanno Iavorato i vostri 
campi. abbattute le foreste, 
costruito ferrovie e citta. 
estratto tesori dalle viscere 
della terra... * egli ripeteva. 
E continuava: <I piu saggi 
tra gli appartenenti alia mia 
razza comprendono che agita-
re problemi di eguaglianza so-
ciale e follia estrema... ». Era 
una strategia suicida: era as 
surdo. infalti. invitare i ne
gri a migliorarsi individual 
mente. mediante il lavoro. 
proprio nel periodo in cui es 
si venivano sistematicamente 

esclusi dall'economia del Pae
se attraverso quella discrimi-
nazione che Washington voleva 
fosse accettata. 

In polemica con Washington 
sorse il primo vigoroso mo
vimento di protesta dei ne
gri americani. Lo capeggio W. 
E. Burghardt Du Bois. un ne
gro nato nel Nord, laureatosi 
in filosofia ad Harvard, scritto
re, sociologo, uomo di vasta 
cultura, che nel secondo dopo-
guerra. a 93 anni, si iscrisse 
al Partito comunista america-
no e mori nel 1963 in Nigeria. 
Du Bois .insieme con altri in-
tellettuali negri. fondo il Nia
gara Movement che nel 1906 
si riuni ad Harpers Ferry, la 
cittadina che aveva visto la 
eroica azione di John Brown. 
e stild un manifesto nel quale 
si affermava: « Noi siamo ri-
soluti a non rinunciare mai piu 
alia piu piccola parte dei no-
stri diritti di uomini >. Nel 
1909 dal Niagara Movement 
nacque la NAACP (Associazio-
ne nazionale per il progresso 
della gente di colore) che pun-
tava sulla autoaffermazione 
dei negri e sulla conquista dei 
diritti civili. 

La nascita della NAACP era 
importante. perche offriva fi-
nalmente una voce di risonan-
za nazionale alia protesta ne
gra e metteva fine alia teoria 
del compromesso di Washing
ton. Tuttavia. sin dall'inizio. 
la sua azione ebbe Hmiti evi-
denti. che sono poi venuti ac-
centuandosi con gli anni. La 
NAACP. infatti. conduceva la 
battaglia esclusivamente sul 
terreno legale e per i diritti 
civili. trascurando del tutto le 
esigenze economiche e socia-
ii delle masse negre. Inoltre. 
e anche per questo. essa fu 
appoggiata sempre soltanto dai 
liberali bianchi e dalla borghe-
sia negra. che. sia pure in 
gruppi esigui. aveva comin 
ciato a delinearsi. La borghe 
sia negra soffriva anch'essa 
della discriminazione razzia-

Un racconto d'amore del grande scrittore irlandese 

Ritrovato un inedito di Joyce 
NEW YORK. 28. 

II New York Times ha an-
nunciato oggi che il manoscTit-
to di una storia d'amore auto-
biografica dello scrittore ir
landese James Joyce, appar. 
tenente a un colleziontsta di 
New York, sard pubbliealo in 
gennaio dalla casa editrice 
«Viking Press*. 

II manoscritto, di 16 pagine, 
scritto verso fl 1920. & intito-
lata c Giacomo Joyce >. E' il 
racconto di una passione nu-

trita da James Joyce per una 
giovane donna conosciuta a 
Trieste nel 1914. 

n manoscritto i stato auten-
licato dal prof. Richard Elle-
marni, biografo di Joyce. Elle-
mann ha dichiarato che Nelly 
Lichtensteiger, vedova del fra
tello di Joyce, gli aveva mo-
strato una parte del manoscrit
to prima di venderla al colle-
zionista di New York presso 
il quale & stato ora ritrovato. 
Si tratta della prima opera ine-

dita dell'autore di e Vlisse > 
trovata tra le carte piu intime 
e personali dello scrittore dopo 
la sua morte. awenuta nel 
1941, e la sua sola opera la 
cui azione non si svolga in 
lrlanda. 

Secondo EUemann. si tratta 
di un'opera di grande valore 
letterario, scritta dopo c Deda-
lus (Ritratto dell'artista come 
giovane uomo) > e prima 
di « Vlisse ». V n' opera 

quindi concepita in un momen-
to particolarmente importante 
nello sviluppo dello stile nar 
rativo di Joyce, quello stile che 
ancora alimenta ricerche. ope 
re. discussioni e polemiche sul 
romamo e sul destmo della 
narrativa contemporanea. 

Fra Valtro, nel breve rac
conto, viene anticipato il ca-
ratteristico monologo interiore 
che verrd laraamente impie-
goto nell* Ulisse >. 

Ie, ma reagiva, da una parte, 
cercando di imitare i borghe-
si bianchi e, dall'altra, cer
cando di distinguersj al mas-
simo dai negri poveri, contro 
i quali nutriva un sordo ran-
core. La NAACP, quindi, non 
fece mai alcun tentativo di 
rivolgersi alle masse negre: 
come disse Ralph Bunche nel 
1941 cla NAACP non ha mai 
assunto le proporzioni di una 
crociata, ne ha mai trascina-
to. in nessun caso. Ie masse 
dietro il suo vessillo... Non ha 
mai lanciato un appello capa-
ce di giungere alle orecchie 
delle masse >. 

Orgoglio 
di razza 

Alle orecchie delle masse 
giunse, invece, l'appello di 
Marcus Garrey. un negro im
migrate negli Stati Uniti dalla 
Giamaica nel 1916. Garrey si 
richiamd alia « patria africa
na > e inalberd I'orgoglio di 
razza. lanciando quello che 
Farmer ha recentemente defi
nite «il razzismo antirazzi-
sta >. Confer! al suo movimen 
to molto * colore ». proclaman-
dosi addirittura presidente 
prowisorio di una fantomati-
ca Repubblica africana. con-
cedendo ordini cavallereschi. 
comparendo in pubblico in una 
rutilar.te divisa. Creo la Black 
Star Line, destinata a trasferi-
re i negri in Africa, che fece 
bancarotta in meno di tre 
anni. Nel 1923 fu giudicato col-
pevole di frode e rinchiuso nel 
pCTiitenziario di Atlanta: nel 
1927 fu amnistiato ed espulso. 
e mori a Londra nel 1940. di-
menticato da tutti. Nonostante 
la sua confusione e i suoi cla-
morosi imbrogli. il movimento 
di Garvey raccolse. pero. al-
meno mezzo milione di iscrit-
ti: e non certo solo a causa 
della sua facciata spettacola-
re, come alcuni hanno soste-
nuto. In realta. esso esprime-
va I'aspirazione delle masse 
negre a ritrovare una radice 
nel passatq e nd imporsi in 
qualche modo. ricambiando 
con il rifiuto e il disprezzo la 
segregazione applicata dai 
bianchi (spinte separatiste si 
erano rinnovate lungo tutto lo 
'800 e i primi del *900. e furo
no riprese negli anni 30 dai 
musulmani neri). Scrive Ha
rold Isaacs: < La vergogna in 
sita nel colore non fu certa-
mente distrutta. ma. dopo Gar
vey. non fu piu quella che era 
stata prima di lui >. 

A demolire in parte questa 
paura. tuttavia. fu soprattutto 
la prima guerra mondiale. I 
centomila negri che combatte-
rono in Europa (ne furono ar-
ruolati, in totale 342.000 nello 
esercito amcricano) scoprirono 
che esistevano Paesi dove la 

discriminazione razziale sem-
brava sconosciula: e lo scopri
rono mentre essi erano segre-
gati all'interno stesso delle 
Forze Armate. Tomarono a 
casa con uno spirito diverso, 
che il razzismo ancora piu ac-
ceso dei bianchi (nel 1919 a 
Chicago esplose uno dei po
grom piii feroci della storin 
americana: il Ku KIux Klan 
riprese in picno la sua atti-
vita) non riusci a distruggcre 
e die Pesperienza della secon 
da guerra mondiale. vent'anni 
dopo. doveva definitivamente 
forgiare. 

In questo periodo la protesta 
dei negri trovo anche espres-
sione nella letteratura: attor
no agli anni venti il «Rinasci-
mento di Harlem ». del quale 
il noeta Langston Hugues fu 
il piu alto esnonente. pur nel
la sua esagitata confusione 
segno l'inizio di una ricerca 
originate da parte dei poeti e 
narratori negri e genero voci 
come quelle di Claude McKay, 
Arna Bontemps. Countee Cui 
ten. E nel primo dopoguerra i 
negri elaborarono anche Tuni
ca forma musicale che il mon
do, ancora oggi. riconosce co
me americana: il jazz. Affon 
dando le sue radici nei canti 
di lavoro degli schiavi e nd 
gospel songs, negli spirituals 
c nei blues, il jazz esplode nd 
sud. a New Orleans, ma segue 
i negri nella loro emigrazione 
al nord. a Chicago e ad Har
lem. arricchendosi continua-
mente. Suonatori famosi come 
King Oliver e Louis Armstrong 
cominciano a inddere dischi. 
Nel jazz si fondono la tristez-
za. l'ironia. la vitalita prepo-
lente dei negri: e questa mu-
sica. che i negri hanno inven-
tato per esprimere se stessj e 
sottolineare i vari momenti 
della loro vita, travolge nel 
suo ritmo anchp i bianchi. che 
presto cercheranno di imitar-
la (e la commercializzeranno). 
Ma. owiamente. questo non e 
affatto il sintomo di una fusio 
ne. nemmeno su questo piano. 
tra Ie due razze. I bianchi 
plaudono al c colore > deflo 
spcttacolo negro (e con ciA 
arricchiscono il mito del 
« buon selvagio *) e cexcano 
nel jazz un accostamento alia 
frenesia scatenata dal capi-
talismo in impetuosa, anarchi-
ca ascesa, e. insieme. un mo
do « istintivo ^ di comunicare 
in una societa che conflna 
sempre piu 1'uomo nella sua 
solitudine. I negri. pur essen-
do continuamente alia ribalta 
a scandire il ritmo. riman-
gono del tutto estrand a 
quella «eta del jazz* che la 
grande crisi del '29 ridurra in 
pezzi. Ma della crisi. come 
sempre. subiranno poi il peto 
piu duro. 

Giovanni Cesareo 
(6. contmma) 


