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ALL'ESAME DEL PARLAMENTO 

II Concor dato 
4 0 anni dopo 

Costituzione repubblicana e Concilio Vaticano II aprono la strada a una 
profonda revisione dei Patti lateranensi - Gli esorcismi dell'on. Piccoli 
e i complessi di colpa di alcuni settori laici • La posizione dei comunisti 

Un giudizio di De Gasperi sull'articolo 7 

E' possibile oggi, a tanti 
anni di distanza dalla scomu-
nica scagliata da Pio XII 
contro i comunisti e dai co-
mizi di padre Lombardi, 
« microfono di Dio », una di-
scussione serena e oggettiva 
sui rapporti tra Stato e Chie-
sa in Italia? Data la materia, 
nessuno era incline alle illu-
sioni in proposito, quando e 
stato annunciato che il 4 ot
tobre la Camera avrebbe af-
frontato la discussione della 
mozione Basso, che chiede 
al governo, appunto, « passi 
opportuni » nei confronti 
del Vaticano per ottenere la 
revisione dei Patti latera
nensi. E' vero che gli ultimi 
vent'anni hanno spazzato via 
molte cose (e tra queste il 
valore dei decreti di scomu-
nica), ma non hanno certa-
mente fatto volatilizzare 
problemi e forze politiche e 
sociali: lo si e visto in que-
fiti giorni nolle reazioni alia 
notizia della prossima di
scussione parlamentare, e so-
prattutto nel brusco richia-
mo del vicesegretario della 
DC ai socialisti. Parlare del 
Concordato (come del di-
vorzio), per Ton. Piccoli si-
gnifica poco meno che tenta-
re di spaccare in due il Pae-
se: di queste cose non si e 
discusso alia Camilluccia; 
tacciano quindi gli alleati 
del eentro-sinistra, e si ten-
gano ai patti. 

E' questo l'atteggiamento 
di tutto il partito di maggio-
ranza relativa? Lo verifiche-
remo nei prossimi giorni, 
quando avremo anche mag-
giori dementi per giudicare 
il tipo di risposta che i part-
tiers di eentro-sinistra vor-
ranno dare a questa impo
stazione vecchia e ricatta-
tnria. Si pu6 dire, intanto, 
che i commenti di un certo 
settore c laico » — il Corrie-
re delta sera e la Voce re
pubblicana, per esempio — 
sono ispirati a una sorta di 
complesso di colpa, che non 
trae tanto origine perd dal 
fatto che una questione cosl 
importante e delicata sia 
stata lasciata dormire per 
tanto tempo da uomini trop-
po impegnati in ben altre 
operazioni di governo. quan-
to dal fatto che una inizia-
tiva che proviene da sini
stra scopre. appunto. tanti 
anni di inerzia e di insensi
bility. La revisione del 
Concordato. secondo il Cor-
Here, e una « richiesta giu-
sta », ma siccome se ne fan-
no portatrici le forze di si
nistra. in essa si introduce 
cosl una « nota stonata », in-
sieme al sospetto « di qual-
ehe premeditata offensiva 
anticlericale ». 

Pretese 
temporali 

A questo sospetto si appi-
glia anche VOsservatore ro-
mano, con un commento po-
livalcnte, che da un lato non 
pud negare la « preferenza » 
data dal Concilio al « regime 
di liberta », cioe alia rinun-
cia delle pretese temporali 
cd ai privilegi, ma che dal-
Taltro invita prudentemente 
a distinguere tra le « aspira-
Tioni • e la « realta », lamen-
tandosi inoltre per il fatto 
che molti esponcnti politici, 
nelFimpostare il discorso a 
favore della revisione del 
Concordato, usino accanto 
sgli argomenti di carattere 
politico anche altri argomen
ti che sono invece di « natu-
ra religiosa ». 

In sostanza, i parlamentari 
Italian! dovrebbero parlare 
dei patti che hanno fissato, 
I'll febbraio 1929 — quando 
l'ltalia faceva esperienza del
le punte peggion della re-
pressione fascista (Gramsci 
aveva pronunciato da poco 
dinanzi al Tribunale la stori-
ca frase suite prospettive di 
rovina che si aprivano al-
l'ltalia) e il Vaticano si pre-
parava a stringere analoghi 
accordi (1933) con una Ger-
mania protesa varso l'awen-
tura hitleriana —. i rapporti 
tra l'ltalia e la Santa Sedc, 
soltanto come di un fatto so-
speso in una irreale atmo-
afera al di fuori della storia, 
dalla quale siano cancellati 
proprio gli aspetti piu si-
gnifieativi della situazione 
che fa da sfondo al dibattito 
parlamentare, e cioe la ma-
tiirazione anche nel mondo 
cattolico delta coscienza del-
l'ineluttabilita di un supe-
ramento dei limiti angusti 
fissati quasi quarant'anni fa. 

Una coscienza espressasi 
in qualche modo nel Con
cilio, attraverso 1'affermazio-
ne deU'ecumenismo e la ri-
nuncia al temporalismo, e 
attraverso il giudizio nuovo 
dei papi sul nostro Risorgi-

mto, la funz'one del qua

le, a quasi cent'anni dalla 
breccia di Porta Pia, e stata 
definita « provvidenziale » 
anche nei confronti dei pro
blemi della Chiesa. Anche se 
nel Concilio e rimasta in mi-
noranza la corrente che ten-
deva a trarre tutte le conse-
guenze dalle affermazioni di 
principio, proponendo lo 
sganciamento dagli impegni 
concordatari che rappresen-
tano una pesante ipoteca 
temporale, non mancano, co
me ritiene Ton. Basso, « le 
condizioni per una revisione 
consensuale di alcuni arti-
coli ». 

E' questa la posizione as-
sunta da parecchi anni dai 
comunisti italiani, in polemi-
ca con alcuni settori laici an-
corati ad atteggiamenti mas-
simalistici; posizione che ha 
trovato, e non da ora, molti 
consensi anche nel partito 
socialista. La revisione, del 
resto, e prevista dallo stesso 
articolo 7 della Costituzio
ne, che afferma: « Lo Stato 
c la Chiesa cattolica sono, 
ciascuno nel proprio ordine, 
indipendenti e sovrani. I lo-
ro rapporti sono regolati dai 
Patti lateranensi. Le modifi-
cazioni dei Patti, accettate 
dalle due parti, non richie-
dono procedimento di revi
sione costituzionale ». Perfi-
no De Gasperi dichiaro. nel 
1947. alia vigilia dell'appro-
vazione dell'articolo 7. che 
nessuno voleva «inchioda-
re ». attraverso la citazione 
nella Carta costituzionale, i 
rapporti tra Stato e Chiesa 
al 1929: dell'attuale presi-
dente del Consiglio Moro, 
che fu attivo protasonista 
dei dibattiti della Costituen-
te, si ricorda pure una inter-
pretazione del voto sull'arti
colo 7 come affermazione 
del principio concordatario. 
ma non come inclusione pu-
ra e semplice dei Patti nel 
corpo della Costituzione. 

Che cosa fu, dunque, il 
voto sull'articolo 7, al quale 
parteciparono i costituenti 
comunisti? Palmiro Togliat-
ti lo spiegava con molta 
chiarezza in una nota pole-
mica pubblicata da Rinasci-
ta dieci anni fa. « Per i co
munisti — scriveva — esi-
steva un solo problema. 
quello di valutare, mantene-
re e allargare le possibility 
di intesa e di collaborazione, 
sul terreno della democra-
zia, con le masse lavoratrici 
cattoliche. alio scopo di po-
tere progressivamente attua-
re i principi politici, econo-
mici. sociali che si venivano 
inserendo nella Costituzione 
repubblicana e che l'Assem-
blea costituente. alia fine, 
approvd». Piu oltre, 11 se-
gretario del PCI scriveva 
che il voto dei comunisti 
corrispondeva al tentativo di 
superare, anche in questo 
campo. « le imnostazioni tra-
dizionali e aprire una strada 
del tutto nuova. la cui so
stanza non e ne un compro-
messo no un aggiramento 
deH'ostacolo, ma un vero 
sforzo di superarln ». Qual
che tempo dopo. semnre sui
te colonne di Rinascita. Al-
do Natoli impostava il di
scorso della revisione del 
Concordato, con una serie di 
articoli. 

II tempo ha Iavorato sen-

za dubbio a favore di questa 
impostazione, anche se, co
me sempre, sono ben lungi 
dall'essere risolti i problemi 
gia maturi nel paese. E non 
vi e chi non sente come 
attuale, nonostante gli esor
cismi dell'on. Piccoli, l'esi-
genza di dichiarare soggetto 
a un processo di revisione 
un documento che si richia-
ma addirittura alio Statuto 
albertino e che ha visto ca-
dere in desuetudine molti 
suoi articoli per iniziativa 
della stessa controparte va-
ticana! 

Esenzioni e 
facilitazioni 
Nel dibattito parlamenta

re il problema potra assu-
mere tutti i suoi contorni 
concreti, sia per lo stimolo 
che proviene dalle modifi-
cazioni prodottesi nell'ambi-
to della Chiesa, sia per la 
elementare necessita di ren-
dere conforme il Concordato 
alle norme della stessa Co
stituzione. Si discutera quin
di della scuola (per la quale, 
in contrasto col Concordato, 
la Costituzione stabilisce la 
liberta di insegnamento), 
dell'intervento dell'Azione 
cattolica e del clero nella vi
ta politica nazionale, del ma-
trimonio (anche in questo 
caso vi e un contrasto evi-
dente), degli ex preti ai qua-
li lo Stato sarebbe tenuto a 
negare l'accesso agli impie-
ghi a contatto col pubblico 
(l'ostracismo a Ernesto Buo-
naiuti venne decretato in ba
se a questa norma), delle at-
tivita economiche degli enti 
religiosi, che sono notevol-
mente aumentate negli ulti
mi decenni, anche grazie a 
esenzioni e facilitazioni di 
ogni genere (valga per tutti 
il regalo offerto da un mini-
stro de con l'esenzione dalla 
« cedolare >). 

Si tratta di un insieme di 
questioni che possono essere 
affrontate, appunto, con 
molta serenita, senza atteg
giamenti preconcetti. E per 
questo bisogna respingere 
innanzitutto le impostazioni 
ricattatorie, che tendono, 
nonostante ogni dichiarazio-
ne in contrario, a far rima-
nere i problemi concordata
ri su di un terreno tabtx; 
scartando, in secondo luogo, 
anche atteggiamenti di timi-
da subordinazione a una 
« ragion di stato > che avem-
mo modo di sperimentare so-
prattutto in occasione della 
proibizione del Vicario a 
Roma. Si va al dibattito, 
dunque, con l'intenzione — 
da parte dell'opposizione di 
sinistra — di lasciare fuori 
dell'aula di Montecitorio sia 
la tentazione di ricorrere ai 
sentimenti o ai risentimenti, 
sia quegli atteggiamenti 
massimalistici e mancanti di 
realismo, che Togliatti, in 
polemica con Gaetano Sal-
vemini, definl «una forma 
singolare di disperazione po
litica >. Sapranno le altre 
forze politiche dare una ana-
loga prova di se? 

Candiano Falaschi 

AMERICA NERA 

dalla schiiavitu 
a I Black Power 

L'assassinio di Malcolm X — Un negro su tre e 
disoccupato — Barriere di classe e barriere di 
razza si addizionano — «II delitto maggiore dei 
bianchi e stato di insegnarci a odiare noi 
stessi...» — La lotta dei negri americani 
si fonde con la battaglia antimperialista 

NELLE RlVOLTE DEI OHETTI 
BRUCIA IL MITO AMERICANO 

11 1965 e un anno cruciale 
per il movimento negro e pro-
babilmente, negli anni a ve
nire, esso verra considerato 
una data molto importante 
per Vintiera storia degli Stati 
Uniti. 11 21 febbraio, mentre 
sta tenendo un comizio in un 
teatro di New York, Malcolm 
X viene assassinato a colpi di 
fucile. Pochi mesi dopo, il 
ghetto di Watts, a Los Ange
les. si solleva e combatte per 
sei giorni contro la polizia e 
le truppe: il bilancio dello 
scontro e di 35 morti e di 900 
feriti. 1 negri hanno perduto 
il low leader piu avanzato, 
ma le sue indicazioni politiche 
cominciano a tradursi in azio-
ne di massa: ha avuto inizio 
quella rivolta dei ghetti che, 
come il presente testimonia, 
continua ad allargarsi a mac-
chia d'olio, assumendo a mo-
menti le caratteristiche di una 
nuova guerra civile. 

Con Ventrata in scena dei 
negri dei ghetti, tutti i nodi 
storici sembrano venire defi-
nitivamente al pettine. Viene 
distrutto il mito nordista del 
problema negro « bubbone» 
del Sud arretrato: i ghetti si 

trovano soprattutto nelle me-
tropoli del Nord e dell'West, 
raccolgono gia i due terzi dei 
negri americani. crescono con 
grande rapidita (Newark, che 
quest'estate e stata teatro di 
una delle rivolte piu dure, ha 
visto aumentare la sua popo-
lazione negra, in sei anni, dal 
34.4% oltre il 50%). 

Viene violentemente contrad-
detta la tesi della « soluzione 
graduale *: i negri che abita-
no nei ghetti vivono nelle me-
desime condizioni da genera-
zioni. e anzi, il divario tra le 
loro condizioni e quelle dei 
bianchi cresce. Un negro su 
tre e disoccupato (una percen-
tuale doppia di quella che si 
riscontra tra i bianchi); piu 
della meta dei negri superiori 
ai 25 anni sono privi di licen-
za elementare (tra i bianchi 
solo il 21% sono nelle medesi-
me condizioni); 7 negri su 10, 
quando hanno un'occupazione. 
svolgono un lavoro non quali-
ficato (solo 3 su 10 tra i bian
chi). Su queste condizioni si 
innesta il supersfruttamento: 
negli affitti, nei prezzi dei vi-
veri. negli interessi per gli 
acquisti a rate. E, d'altra par
te. in queste condizioni, la 

personality del negro, profon-
damente segnata dal retaggio 
della schiavitii e di tre seco-
li e mezzo di segregazione, 
continua ad essere distorta, 
umiliata. dilaniata. « Se agisci, 
scrisse il romanziere negro 
Richard Wright vent'anni fa, 
e per fuggire o uccidere: sei 
una vittima o un ribelle. E 
quasi tutti erano vittime >. 

Con Ventrata in scena dei 
ghetti. dunque. diviene sempre 
piii chiaro che il problema 
negro ha radici profonde non 
solo nel costume, ma nella 
struttura della societa ameri-
cana: per le masse dei negri 
poveri, le condizioni socio-
economiche e psicologiche che 
all'inizio derivarono dalla 
schiavitu e furono perpetuate 
dalla segregazione, si sono 
lentamente trasformate, a loro 
volta. in origine della segre
gazione. Cost i ghetti si sono 
formati e si allargano anche 
in quelle metropoli che hanno 
ufficialmente condannato la se
gregazione degli alloggi: ma 
i negri poveri non possono 
andare a vivere altrove e non 
sentono nemmeno il desiderio 
di farlo. 

Cost i bambini negri furo
no esclusi dalle scuole bianche 
a causa del colore della loro 
pelle. ma oggi essi si trovano 
oggettivamente svantaggiati 
rispetto agli scolari bianchi, 
perche provengono dai ghetti, 
perche" appartengono a fami-
glie disgregate. perche la lo
ro personalitd d gia segnata 
dalla loro condizione. L'inte-
grazione scolastica. ove an
che venisse seriamente realiz-
zata, non basterebbe ormai a 
risolvere i loro problemi: in 
realta oggi essi hanno bisogno 
di una scuola diversa e mi-
gliore. 

Con Ventrata in scena dei 
ghetti diviene sempre piu chia
ro che barriere di classe e 
barriere di razza si addiziona
no e si condizionano a vicen-
da, creando un circolo vizio 
so. che i negri poveri avver-
tono tanto p'tit acutamente 
quanto piu si trovano vicini 
ai grandi centri della < civilta 
del benessere >. Da qui nasce 
la volonta che porta i negri 
a violare deliberatamente e si-
stematicamente l'« ordine » dei 
bianchi: nell'alternativa pro-
spettata da Wright — vittime 
o ribelli — i neqri potteri og-

Uberta reale e subito: questa * la costante richiesta dei negri cTAmerica; una richiesta sintetizzata nei due cartelli che aprono 
una delle tante manifestazioni di quest! mesi. « Siamo stanchi di aspettare >, dice il primo, mentre la ragazza reca alta questa 
frase: c Liberta per tutti o morte per I'America: questo noi intendiamo». 

La rivelazione di un guardiano del campo di concentramento di Sachsenhausen 

Per vendicarsi di una beffa le SS 
assassinarono il f iglio di Stalin 

Gli avevano offerto la liberta se avesse dichiarato che Hitler era un grand'uomo e che l'Urss avrebbe per-
so la guerra - Parlo in una fabbrica dicendo esattamente il contrario - Fu bastonato a sangue e poi ucciso 
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Dieci anni fa cominciava I'era spaziale 

4 OTTOBRE 1957 
Lo Sputnik apriva 
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1 le vie del cosmo 
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Avrebbe dovuto spiegare ai 
tedeschi che Hitler era gran
de e i'URSS kaput: disse. in
vece. esattamente il contrario: 
e per questo fu picchiato a san
gue e poi assassinato. Con que
sta ricostruzione, un ex-ser-
gente delle SS ha fatto final 
mente luce sulla fine del figlio 
maggiore di Stalm. Jacob, che 
era stato fatto prigioniero nel 
1941 mentre era ufficiale di ar 
tiglieria sul fronte russo-te-
desco. 

Di Jacob Stalin, dopo la sua 
cattura. non si erano piu avu-
te notizie precise. Particolar-
mente misteriosa. poi, appari-
va la sua fine sulla quale an
che la sorella Svetlana — nel
le sue tmemor io — porta 
uno scarso contribute In que
ste c memorie >, infatti, si so> 
stiene che Hitler aveva prapo-

sto a Stalin — nel "43 — uno 
scambio: Jacob in cambio di 
un importante prigioniero te-
desco. Stalin, parlando con la 
figlia di questa proposta. a-
vrebbe detto: «Dovrei mer-
canteggiare con quella gente? 
No. La guerra e guerra >. Que
sta sembrava essere l'ultima 
notizia utile sulla sorte di Ja
cob prigioniero: e, natural-
mente. molte supposizioni era-
no state fatte nel corso di que-
sti anni. 

Adesso Walter Usslepp — 
guardiano addetto alia cella 
dove Jacob Stalin era detenu-
to nel campo di Sachanhau-
sen — porta una testimonianza 
decisiva e non interessata. dal
la quale emerge la flgura di 
un uomo coraggioso e fedele 
fino alia morte alia causa del 
socialismo. 

Scrive Usslepp (in un servi-
zio apparso sul settimanale te 
desco Bild am Sonntag) che 
nel 1944 Jacob Stalin venne 
trasferito a Berlino. Gli agen 
ti della Gestapo che operarono 
il prelevamento dal campo di 
Sachanhausen gli assicuraro 
no che avrebbe avuto salva la 
vita ed ottenuto tutte le como 
dita possibili se avesse accet-
tato di parlare in una fabbrica 
d'armi dove iavoravano alcuni 
prigionierJ sovietici. Avrebbe 
dovuto scor.f essa re suo padre. 
elogiare Hitler ed annuncia-
re la immtnente sconfitta del-
i'URSS. n figlio di Stalin rinse 
di accettare. Ma quando fu 
condotto dinnanzi ai prigionie-
rioperai disse rapidamente: 
«Dovrei dirvi che Stalin e 
I'URSS sono kaput e che Hitler 
e grande. Invece vi dico che 

Stalin e grande e che Hitler 6 
kaput». 

n racconto di Usslepp con
tinua spiegando che Jacob fu 
immediatamente ncondotto a 
Sachsenhausen. dove gli uffi-
ciali della Gestapo sfogarono 
la loro rabbia picchiandolo 
duramente. Quindi. pochi gior
ni dopo. egli fu prelevato dal
la sua cella dal direttore del 
campo. Kurt Eccarius. Uss
lepp. che era il guardiano. non 
ha piu ri visto Jacob ma — 
continua il suo racconto — 
udi pochi minuti dopo uno spa 
ro provenire dai cortile. Quel
la stessa mattina la cella di 
Jacob venne sottoposta ad 
ispezione e pulizia. Egli ne de
duce che la beffa giocata ai 
tedeschi, rifiutando di accet
tare la liberta a prezzo del tra-
dimento, gli sia costata la vita. 

gi scelgono sempre piu deci-
samente la ribellione. Comin-
cia a precisarsi il rifiuto di 
« integrarsi» in una societa 
che, cost com'e strutturata, 
non offre alcuna prospettiva 
degna dell'uomo: «Chi vuale 
integrarsi in una casa m fiam-
me? * chiedono sarcasticamen-
te James Baldwin e la scrittri-
ce Lorraine Hansberry. 

Questo rifiuto, la storia ce lo 
ha insegnato, si e espresso piu 
volte nel passato nella spinta 
separatista, nel « razzismo an-
tirazzista >, nella ricerca del
la « patria africana ». Ma con 
Ventrata in scena dei ghetti. 
che sono piantati nel etiore 
degli Stati Uniti, la spinta se
paratista va trasformandosi in 
una esigenza nuova: quella di 
conquistare una « patria > Id, 
sulla terra ove i negri furono 
portati schiavi, trasformando 
la societa americana dalle ra
dici. 

A questo punto si verifica la 
rottura con i liberali bianchi, 
che da decenni propugnano 
Vintegrazione e appoggiano. 
anche finanziariamente, le 
organizzazioni negre (sia la 
NAACP che lo SCLC. Vorga 
nizzazione di Luther King, so
no state finanziate dai liberali 
bianchi). ma non sono dispo-
sti a transigere sul mito della 
« democrazia > americana ca-
pace di rigenerarsi all'infinito. 
In verita, dei limiti dei libe
rali bianchi perfino Luther 
King ha scritto: « lo sono qua
si giunto alia conclusione che 
il piii grande ostacolo incon-
trato dai negri nella loro mar-
cia verso la liberta non $ il 
White Citizens councilor (mem-
bro di una organizzazione raz-
zista - ndr) o il membro del 
Ku Klux Klan, ma quel libe-
rale bianco piu devoto all' "or
dine" che alia "giustizia" >. E 
James Baldwin sintetizza: 
c Non vi e alcuna funzione per 
il liberale bianco: egli & la 
nostra afflizione >. 
_ Ma in passato, i dirigenti 
negri non avevano mai tratto 
da queste constatazion: le ne-
cessarie conseguenze. 11 pri
mo a farlo fu Malcom X. che 
intui e gradualmente comin-
cib a elaborare una nuova 
politica, finche non fu assas
sinato a quarant'anni. Mal
colm Little, che aveva sosti-
tuito il suo cognome con una 
* X » per simboleggiare il suo 
totale rifiuto del retaggio del
la schiavitu, aveva trascorso 
la sua adolescenza nel ghet
to. era stato in una casa di 
correzione, e aveva aderito 
ai Musulmani neri. quando 
questa organizzazione pur es-
sendo sostanzialmente una 
aetta religiosa. esercitava una 
vastissima influenza sulle 
masse negre. I Musulmani 
neri avevano due punti di for-
za: riuscivano, attraverso le 
loro regole. a suscitare nei 
militanli un nuovo senso di 
dignita e una notevole auto-
disciplina. ed esprimevano. 
con U loro nazionalismo e il 
loro richiamo all'Islam, la 
tradizionale spinta dei negri 
americani verso la «patria 
africana >. Ma in questo do-
poguerra i popoli africani si 
erano incamminati sulla via 
della totale emancipazione dal 
colonialismo: e cib data un 
significato assai piii concreto 
al mistico messacaw dei Mu 
sulmani neri. conferiva una 
base molto piu solida al loro 
orgoglio razziale. 

Malcolm X, staccandosi in 
un secondo tempo dui Musul
mani neri e creando la Orga-
njzzaziGiie per t muta a*ro-
americana, aveva cominciato 
a dare un contenuto diverso. 
nettamente laico e politico, a 
quel messaggio e a quell'af-
fermazione d'orgoglio. Da una 
parte, egli cercava di svilup-
pa'e nel negro una piii pre-
cisa coscienza di se e di tra-
sjormare la sua carica d'odio 
in potenziale di lotta: c /( de
litto maggiore dei bianchi e 
stato di insegnarci a odiare 
noi stessi... *; « La sola vera 
soluzione del problema razzia
le implico necessariamente un 
automiglioramento individuate 
e collettivo >; « fl negretto che 
essi (i bianchi) ritenevano 
passivo diverrd un leone rug-
gente*. E. quindi. egli postu-
lava la necessita di una totale 
autonomia del movimento ne
gro: « Non possiamo unirci ad 
altri finche' non cj siamo uniti 
tra noi... ^; « Penso che il po-
polo nero sia arrivato al pun-
to in cui debba avere U dirit-
to di fare quanto & necessario 
per esercitare un completo 
controllo sui politici della sua 
comunita con tutti i mezzi ne-
cessari». 

D'altra parte, egli comin

ciava a trasformare esplicita-
mente il tradizionale rifiuto se
paratista dei negri in attacco 
diretto alia societa america
na: <r Ventidue milioni della 
nostra gente hanno bisogno, 
qui in America, di miglior cibo 
e vestiario. di case, di istru-
zione e posti di lavoro. ora...»: 
<c 11 sistema politico ed econo-
mico di questo Paese e asso-
lutamente incapace di produr-
re liberta. giustizia. cgua-
glianza e dignita umana per i 
ventidue milioni di afro ame
ricani »: « Non una migrazio-
ne fisica. ma culttirale, psico-
logica e filosofwa — il che .«-
gnifica ristabiltre i nostri le-
yami comuni (con l'Africa -
n.d.r.) — ci dara la forza spi-
rituale e I'incentivo per con-
solidare la nostra posizione 
economica. politica e sociale 
qui in America e per combat-
tere per cib che ci spetta di 
diritto su questo continente ». 
Da questo. egli derivava una 
piu ampia prospettiva interna-
zionalista' « L'unica. vera spe-
ranza e di proclamare che il 
nostro non e un problema ne
gro ne un problema america-
no. ma piuttosto un problema 
umano. mondialc e che deve 
essere affrontato su scala 
mondialc perche tutti i popoli 
possano intcrvemre in nostro 
aiuto... ». 

Questa impostazione aveva 
aumentato sempre di piu ta 
sua influenza personate, a 
scapito di quella dei Musul
mani neri. sia tra le maise 
che tra gli inlellettuali negri. 
Ma nel 1965 Malcolm X veniva 
assassinato: e la perdita era 
tanto piii tragica perchi. co
me ha osservato Stokelji Car-
michael. dietro di lui non si 
era ancora formato un movi
mento organizzato. con i suoi 
quadri e una sua linea. Mal
colm X rimaneva. quindi. .so/o 
come un fondamentale punto 
di riferimento: e. infatti. il 
< Potere new ». affermandosi 
un anno dopo tra i negri in 
lotta. alle sue indicazioni si 
ispirava. 

In breve tempo, il « Potere 
nero» ha compiuto notevoli 
progressi, e al Congresso di 
Neivark del luglio scorso la 
sua piattaforma politica ha 
cominciato a delinearsi: tut-
tavia. esso ha ancora soprat 
tutto il valore di una parola 
d'ordine, aperta a molte posri-
bili interpretazioni, come han
no piii volte affermato gli stes
si Carmichael e Rap Brown, 
che ne sono fino ad oggi i piu 
noti assertori. 

Nella direzione che esso sta 
cercando di imprimere al mo
vimento negro, d gia possibi
le. comunque, individuare al
cuni obiettivi principali: un 
ulteriore rafforzamento del 
rispetto di si che i negri sono 
andati gradualmente acqui-
stando in questi anni: la for-
mazione di quadri completa-
mente autonomi dalla « strut
tura del potere bianco > e ca-
paci di far valere il peso del
le masse negre: Vunificazione 
delle rivolte dei ghetti. come 
base della lotta in tutti gli 
Stati Uniti; lo spostamento su 
posizioni di attacco sempre 
piii duro e diretto. di c guerri-
glia urbana >. capace di inci-
dere sulle strutture economi
che e politiche della societa 
americana: la istituzione di 
un organtco collegamento con 
la lotta dei popoli contro I'im-
perialismo degli Stati Uniti. 
espressione di quello stesio 
potere che opprime i negri 
americani (in questo senso, la 
netta condanna dell'aggressio-
ne al Vietnam e la presenza di 
Carmichael alia Conferenza 
dell'OLAS rappresentano due 
fatti di grande rilievo). 

Non e possibile prevedere 
oggi quali saranno i momenti 
e i modi di questa nuova fase 
del cammino dei negri ameri
cani per liberarsi definitiva-
mente dal retaggio della 
schiavitu. Da tre secoli e mez
zo di storia, perb. si ricava la 
convinzione che Voperazione 
chirurgica necessaria ad eli-
minare ft *difetto congenita* 
della nazione non pub che es
sere terribilmente dolorosa e 
radicale. Questo ormai negli 
Stati Uniti lo sentono in molti 
e per questo si parla di < ri-
voluzione negra >; una rivolu-
zione che propone, a questo 
punto. una misura di giustizia 
valida non solo per i negri. 
ma per tutti gli uomini op-
pressi dalla struttura della 
roccaforte del capitalismo 
mondiale. 
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