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CONVERSAZIONI DOMEHICAM 

LAPATRIA 
RICONOSCENTE 

Un pacchetto di Nazionali ai «ra-
gazzi del '99» per il cinquantenario 

Ci sono, in Italia, duo pro-
verbi csaspcranti, eondensa-
to di rassegnazione: quello 
che dice « mcglio tardi che 
mai » e quello che dice 
« meglio poco che niente ». 
Essendo ognuno dei due 
insufficiente da solo, i no-
stri governi — attraverso 
gli anni — li hanno unifi-
cati, formando una specie 
di ragione sociale della dit-
ta: « il meglio e il poco 
dato lardi ». Le esemplifi-
cazioni della coerenle ade-
ren/a a questo motto, sono 
praticamente illimilate: dai 
•alari alia riforma della 
scuola, dalle pensioni al 
drenaggio dei fiumi, tutto 
risponde all'imperativo del 
fare poco e farlo tardi; ma 
1* esempio piu esempio di 
tutti 6 nella notizia, diffu
sa giovedi, secondo la qua
le, ricorrendo il Cinquante
nario della Vittoria, sara 
corrisposto agli ex combat-
tenti tin « asscgno vitalizio 
di riconosceii7a na/ionale •. 

Lasciamo perdere il parti-
colare che la notizia e stata 
data prima di essere vera, 
cioe sen?a che il governo 
ahbia ancora presentato il 
relativo discgno di legge al 
Parlamento — che ormai 
sta per sciogliersi —• e la
sciamo perdere anche l'altro 
particolare che se la noti
zia non e ancora vera, in 
compenso d gia vero che 
proprio nella ricorrenza del 
Cinquantenario eecetera ci 
saranno le elezioni e tutto 
fa brodo: ammettiamo che 
fii trattera di coinciden/e 
fortuite e insieme di incon-
tenibile desiderio di rende-
re felici i destinatari del 
nominato « assegno di rico-
noscenza » diffondendo pre-
niaturaniente la lieta no
vella. 

Trascuriamo quindi questi 
aspctti accessori ed occu-
piamoci della sostanza del 
prohlema: il poco e il tardi. 
Punto primo, il poco: so 
un ex combattente deve cal-
colaro la riconoscenza na
zionale sulla base dcll'asse-
gno anziche su quclla del-
le belle parole che gli ven-
gono rivoltc due giorni al-
1'anno — il 4 novembre e 
il 24 maggio — giunge al
ia conclusionc che la nazio-
ne gli 6 riconoscente per 
un pacchetto di Nazionali 
semplici al giorno, csclusa 
la domenica. quando non gli 
e riconoscente per niente: 
forse per impedirgli di fu-
mare troppo, che Mariotti 
non vuole. 

Naturalmente, la tirchie-
ria del poco e corrctta dal 
tardi: perche posto — per 
assurdo. ovviamentc — che 
gia alia line del mese l'ex 
combattente possa passare 
dalla posta e ritirare lc cin
que carte da mille. e me
glio che non le sperperi con 
giovanile sconsideratezza in 
sigarette: alia sua eta e be
ne moderarsi. Dopo tutto 
quelli che erano i < ragaz-
zi del '99 » ormai sono ar-
rivati sullc soglie della sct-
tantina e sono i «bene» 
del gruppo dcgli aventi-di-
ritto: gli altri hanno lascia-
to allc spalle i settanta e 
alcuni addirittura anche gli 
ottanta. 

E' questo 1'aspetto che fa 
supporre che nella vicenda 
ci sia il colpo di pollice di 
un economista della taglia 
di La Malfa: per manifesta-
re la riconoscenza agli ex 
combattenti si e atteso che 
fosse passato mezzo secolo 
dalla fine della guerra: inol-
tre si e atteso che fossero 
passati dodici anni da quan
do e stata avanzata la pri
ma proposta; poi ci sara da 
attcntlere — anche se la 
proposta venisse approvata 
domani — qualche po* pri
ma che « siano organizzati 
i pagamenti ». 

Nel frattempo si spera fi-
duciosamente che qualche 
cosa accada: i combattenti 
della guerra 1915 1918 furo-
no circa sei milioni; aspet-
tando che la « riconoscen
za nazionale » si manifestas-
se ran una ecrta concretez-
za si sono ridotti ad un dodi-

eesimo della cifra iniziale: 
oggi sono circa cinquecento-
mila. E poiche — come si e 
detto — > P'u giovani hanno 
settanta anni. si ha motivo 
di supporre che aspettando 
ancora un poco il loro nu-
mero si assottigliera ulte-
riormente. riducendo quindi 
1'ammontare della cifra glo-
bale necessaria per pagare 
la riconoscenza nazionale: 
con quello che si risparmia 
si pu6 fare qualche impor
tance opera pubblica: qual
che microfono al Quirinale, 
qualche milione per pedina-
re il segretario della serione 
di San Quirico, un paio di 
vaschette per dimostrare che 
II Vajont non supera la diga 
e l 'Amo non straripa. 

Qualcuno potrebbe severa-
mente -obiettare che tutto 
questo discorso e fuori luo-
go: la riconoscenza naziona
le non d nelle cinquemlla li
re; queste hanno solo un va-
lore simbolico, come le tas
t e del Vaticano. gli affitti 
* e gli Statl Unit! pagino 

per le loro basi militari e 
i prezzi praticati da comuni 
ed enti amminiatrati da de-
mocristiani quando si tratta 
di cedere dei terreni a pri-
vati democristiani ed orga-
nizzazioni religiose. Invece 
sono simboliche un acciden-
te: difatti potra avere in ta-
sca la riconoscenza nazionale 
solo l'ex • combattente che 
si trovi in miseria, che non 
paghi tasse, che sia alia fa
me: allora gli daranno 5 000 
lire al mese. II che. poi, non 
e del tutto sbagliato: so ha 
superato la settantina aven-
do fatto la guerra e non 
avendo una lira, vuol dire 
che 6 di buona tempra, ahi-
tuato ad una mistica fruga
lity guerriera; quindi con 
5.000 lire ci fa le orge eon 
vini francesi e donne di fa-
cili costumi fatte giungere 
appositamente dal Giappone. 

Perche la guerra la deve 
aver fatta. questo settnase-
nario bisngnoso- deve averla 
fatta e deve dimostrarlo. 1 
soldi 2lieli daranno nuando 
1 ni avra dncumentato che 
« onern in prima linea, nel
la fascia comnresa fra il co-
mando di divisione di fante-
ria e lo schieramento nemi-
co ». Una cosa da niente, co
me si vede: dono mezzo se
colo l'ex combattente scrive 
al collesa ex imneratore 
Francesco Oiusepne d'Asbur-
go e gli ehiede dove cavolo 
aveva s-ohierato le sue trun-
pe nemiche: noi va a cerca-
r*1 i ninoti del generale di 
divisionp. mnrtn trontnein-
oup anni fa. e s?li ehiede se 
il nonno ?li ha la^riato dot-
to dove toneva il enmando. 
nell'ottobre del 191fi e se 
aveva rivelato che tra il co-
mando e lo schieramento ne-
mico e'era lui, il caporale 
Rlinasi. 

Naturalmente nuesta cor-
rispondenza con «li Asbur?o 
e i nipoti dei eenerali di di
visione p 1'estrema risorsa: 
prima hastern chipdere i do-
cumenfi ai distrefti militari 
che. fisuriamoei. li invieran-
no a stretto «iro di posta: 
hanno U pronto tutto: dislo-
camento dei comandi di di
visione. schieramento del ne-
mico e posizione del povero 
cristo combattente tra que
sto e quello. Roba di un mo-
mento e in un altro paio di 
anni il baldo nonagenario 
avra la riconoscenza della 
patria convertita in lire. 

Cosi il poco e il male, feli-
cementc. si fondono senza 
nemmeno nascondere che il 
tutto e stato condotto in 
mndo che potrebbe anche ac-
cadere — dando tempo al 
tempo — di non dover nem
meno fare proprio nulla. Che 
e poi l'ideale di ogni machia-
vellico buon governo. 

Kino Marzullo 

I RINN0VATI PR0GETTI DI EGEM0NIA M0NDIALE DEGLI STATI UNITI 

Quel mostro chiamato 
America «tecnetronica» 

Lo sviluppo di un'economia «drogata » — Un rapporto segreto al Pentagono sulla «Pax americana »» — Fulbright 
ne ehiede la pubblicazione, ma i generali rifiutano — L'analisi di Toynbee sulla crisi della societa d'oltre Atlantico 

PERMESS0 Al «MIN0RI»IL FILM SUI FRATELLI CERVI 

La Commissione d'appello della censura 
ha revocato il divieto ai minor! di 14 anni 
del film di Gianni Puccini « I selle fratelli 
Cervi >. La decisione e stata presa a mag-
gioranza. Appresa la notizia, II regista ci 
ha dichiarato: «Sono francamente molto 
contento, e mi e passata la voglia acre di 
polemizzare con la decisione precedente, 
cosi tradizionale da sembrare perfino ovvia 
nella sua assurdita. Al di la di tutto, oggi, 

resta il piacere sollile di vedere trionfare 
il buon senso e di ri lrovare ancora una 
volta valida la nostra convinzione profonda 
che la democrazia e fatta di pressione e 
di lolta. Nel caso dei "Sette fratelli Cerv i" , 
e'e stata la pressione unanime, attraverso 
tutta la stampa nazionale, dell'opinione pub
blica italiana. Ripeto quello che ho gia del-
to: il mio invito ai docenti di servirsi della 

materia contenuta in questo film per fare 
lezioni di storia sul vivo e di condurre le 
loro scolaresche in massa alia visione di 
un film che indipendentemente dalle sue 
qualita estetiche e storia esso stesso». 
Nella foto: una immagine della sequenza 
dell'eccidio delle Reggiane (estate 1943), 
uno dei punti c incriminati > dalla Commis
sione censoria di prima istanza. 

Per i fatti di Sassari riaffermata la colpevolezza della Mobile e del vicequestore 

Sei poliziotti per delinquere 
Raggelanti particolari nella requisitoria del sostituto procuratore - Metodi da armata coloniale contro i sospetti - Un giovane 
ambizioso commissario deciso a far camera costi quello che costi -1114 agosto '67 un tentativo di giustiziare sommariamen-
te un ricercato? - Prove fabbricate per accusare di estorsione u n uomo - Falsa testimonianza di Grappone • II mitra di Juliano 

« lrnfl... il brigadiere Gigliot-
U tenere la tesla del Pisanu 
e il Ctnellu versargh dcll'ac-
qua in bocca con un rectpien-
te di plastica della capienza 
di due litri circa provrtsto di 
mamco. Mentre il Ctnellu ver-
sara I'acqua in bocca il Gi-
gliotti gli teneta la mandibola 
aperta. Siccome il Pisanu gn-
dara lamentandosi allora au-
mentava il gettito dell'acqtUL 
II Pisanu sputava e vomita-
va »... E cosi per quattro ore. 

Questo freddo, oggettivo rac-
conto di una seduta di tortu
re potrebbe (salvo t nomi) n-
ferirsi ai paras francesi in Al
geria. ai marines nel Vietnam. 
ai portoghesi nel Mozambico, 
ai colonnelli in Grecia o ad 
una qualsiasi armata colonia
le Ed e invece la testimonian
za. non sospetta. di due po
liziotti sulle spietate sevizie 
mflitte da due commissari 
< Juliano e Balsamo), un briga
diere (Gigliotti) e due agenti 
(Ctnellu e Morea) tutti ltalia-
ni, ad un giovane sardo per
ch^ confessasse un delitto non 
commesso. E dietro questa vi
cenda. come di altre, la cini-
ca volonta di un ambizioso 
giovane commissario di P.S.. 
Elio Juliano, di far camera, 
costi quel che costi. 

La requisitoria scritta sul 
fatti di Sassari, depositata 
dal sostituto procuratore della 
Repubbhca di Sassan, dottor 
Manchia, e senza dubbio un 
documento agghiacciante; le 
prove raccolte dal coraggioso 
magistrato sul misfatti della 
Mobile sassarese gettano una 
oscura luce sulle caratteristl-
ctM colonJail*t# dell'opeimto 

della polizia in Sardegna. Pro
prio perche riesce difficile cre
dere, alia luce dei fatti che 
stiamo per ricavare da quel 
documento. che si tratti di 
deviaziom di un singolo am
bizioso poliziotto. La presenza 
fra gli accusal i, del vice que-
store Grappone, che dall'alto 
della sua carica avrebbe aval-
lato 1 gravissimi reati, fa cre
dere, invece, ad un costume 
assai diffuso. 

Complicata 
messa in scena 
Torture, false testimonianze, 

organizzazione di finti confht-
li a fuoco. calunnia, falso in 
atto pubbiico. e persino un 
tentativo di giustiziare som 
mariamente un ncercato. Di 
tutto questo e di altro si par-
la nella requisitoria di cui ci 
stiamo oocupando. Vediamo 
due di questi fatti e comin-
ciamo dalla tentata giustizia 
sommana nei confronu di 
Umberto Cossa. un giovane 
accusato di aver ucciso Co-
stantino Manca e di aver 
tentato di fare aitrettanto con 
Pietro Sanna (accusa manife-
stamente falsa dal momento 
che nei giomi dei due delitti 
il Cossa era in careere). 

AU'alba del 14 agosto del 
lo scorso anno, il dott. Grap
pone. Juliano e Gigliotti, in
sieme a ' * Biagio Marullo 
(Franco), un delinquente 
protetto da Juliano, si reca-
rono davantl ad una casa dl 
campagna nella quale erano 
sicun di trovare il Cossa. 
Vittorio Rovani (Gianni), al
tro protatto daUa poUxla, ba 

raccontato al magistrato cir
ca il conflitto a fuoco in-
ventato: • La messa in scena 
si era re*a necessaria perche 
solo dopo che si fosse renft-
cata era possibile moltrare al 
Mintstero la proposta per la 
promozione per mento straor-
dinario del Grappone, Julia
no e Gigliotti». 

Scondo quanto riferisce 11 
magistrato. il Cossa fu chia
mato fuori della sua casa 
dal Marullo che «avrebbe 
dovuto fare da " cttetta ", far 
uscire il Cossa dal rtfugio e 
sparargli con la pistola ». Se-
nonche una volta uscito 
il Cossa. « Franco» Marullo 
non ebbe il coraggio di spa-
rare a sangue freddo e il ri
cercato nusci a fuggire. Con
tro di lui furono esplosi nu-
merosi colpi di pistoia. che. 
tuttavia, non lo colpirono. 

Da questo momento comfn-
cia la messa in scena. II mi
tra del dott. Juliano (regala-
togli dal questore dr. Ferra-
ro) diventd quello del bandi-
to; sul terreno fu «trovata > 
la pistola con cm — avrebbe-
ro poi detto nella denuncia — 
il Cossa aveva ingaggiato II 
conflitto a fuoco; fu appeso 
nella casa di campagna un 
fucile da caccia; nella tasca 
di una giacca abbandonata 
dal ncercato in fuga fu la-
sciato scivolare un bighetto 
da dieci mi la lire, frutto di 
una estorsione di cui biso-
gnera poi parlare. La denun
cia presentata da Grappone 
Juliano e Gigliotti (non 
dal Marullo. la cui presenza 
sul posto del conflitto sareb-
be stata difficile a spiegarsi) 
p«xU> di trlpllo* tentato oml-

cidio nei loro confront!. II 
Cossa fu anche accusato di 
essere il responsabiie della 
estorsione nei confronti di 
un certo Nulli. estorsione che 
fu compiuta. e Juliano lo sa-
peva. dal suo protetto Marul
lo e da un altro individuo. 

Le cose cominciarono ad an-
dar male per il terzetto di 
poliziotti. quando una perizia 
acoertd che la pistola con 
cui avrebbe sparato il Cossa 
non avrebbe ma: potuto fun-
zionare, e quando Juliano, co
st retro a nconsegnare al do-
natore il mitra regalatcgli. ne 
restitui uno appena acquista-
to e, diciamo cosi. modifi-
cato. 

II ^iudice 
decidera 

L'estorsione. II Marullo. fat
to arnvare sotto nome falso 
in Sardegna da Juliano. isti-
go (per poi nfenre al com
missario suo amico > otto per-
sone a compiere delitti. t cui 
colpevoli sarebbe stato 
straordinariamente facile, per 
Juliano, scopnre. Uno di que
sti delitti e l'estorsione nei 
confronti di Francesco Nulli. 
al quale, insieme ad un altro 
individuo. sensse una lettera 
mmatoria con la quale si 
chiedevano 3 milioni. pena 
gravi rappresaglte. Le pretese 
calarono prima a mezzo mi
lione e poi a 200 mila lire. 

11 Nulli si rivolse a Juliano 
per denunciare il tentativo di 
estorsione: questi gli const-
glib di pagare. II Nulli chie-
M aim il suo teleiono f< 

messo sotto controllo. Juliano 
frappose tante difficolta da 
farle appanre un netto rifiu-
to. E tutto ci6 e spiegabile 
se e vero. come suppone il 
sostituto procuratore di Sas
sari, che Jaliano era informa-
to preventivamente dei van 
colpi che stavano per compie-
re i cosidetti confidenti Fran
co e Gianni, insieme ad altri. 
« Appare incomprensibile. in-
verosimile, assurdo — scri
ve ii magistrato — che un 
ufficiale di polizia giudiziana, 
preposto al comando della 
Squadra mobile con compiti 
repressin. ma anche di pre-
renzione. non si adoperi per 
eritare. impedire la consuma-
zione di grati reati. come la 
estorsione Xulli... » 

Tutto rmcartamento e ora 
in mano al giudice ist rut tore 
l] quale dovra decidere se 
nnviare a giudizio i sedici pro-
tagonisti della sconcertante vi
cenda: i sei poliziotti. due per-
sone pre.^entate per confiden 
ti e in realta malviventi che 
agivano con il beneplacito 
della Mobile: otto persone 
che componevano la banda 
del Ferragosto e l cui delitti 
(almeno moltt d; essi) sareb 
bero stati commessi dietro 
istigazione diretta dei cosid-
detti confidenti. 

Gia le pressioni sono forti 
per spingere a fare il pro 
cesso fuon di Sassan: la de 
cisione su questo sara. credia 
mo. un banco di prova per 
I'lndipendenza della magistra-
tura da pressioni esteme e, 
in definitiva, un banco di pro
va per la democrazia italiana. 

Gianfranco Pintore 

« Siamo entrati nell'era tec-
net ronica ». Con questo annun-
cio sensazionale, accompagna-
to dal lancio del nuovo agget-
tivo che nsulta dalla fusione 
della parola « tecnica » con la 
parola « elettronica », il pro-
fessore Zbigniew Brzezinski e 
tomato a far parlare di se. 
Chi sarebbe gia entrato nella 
« era tecnetronira » e 1'Ameri
ca. II professore lo ha detto 
in un suo saggio che ci e 
stato gentilmente mandato in 
omaggio Bivezinski e la stes-
sa persona che nella estate 
scorsa, dopo la ensi del Me
dio Oriente, aveva preannun-
ciato 1'iniziu del « decennio » 
o del « secolo » ameiicano, gli 
Stati Uniti essendo ormai la 
« sola potenza mondiule ». 

A suo tempo ho oonoscmto 
personalmente Brze/mski E' 
un brillante mtellettuale. di 
ongme polacco canadese. di 
una quaiantina d'anni, che si 
e rapidamente distmto in quel 
I'tirioso inondo culturale anie 
ncano,. indubbiamente molto 
attivo dove ricerca. pohtica e 
spionaggio <o. piu gentilmen 
te. intelligence) si intrecciano 
sotto il patronato congitinto 
del governo. della CIA e delle 
universita o delle foundations 
Egli e il direttore dell'w Isti-
tuto di ricerca sugli affan del 
Comunismo » della Columbia 
University di New York. Per 
un anno e mezzo si e pre 
so una licenza per far parte 
del Consigho dl pianificazione 
pohtica del Dipartunento di 
Stato. Adesso e tomato alia 
tTiuversiia. Rota comunque 
uno dei « cervelli » dell'Ame 
rica johnsoniana. La refiola 
neirambiente politiro intellet 
tuale in cm ejjli vive e die 
si fa strada agitando idee sin-
tetiehe e relativamente sempli
ci. anche se precedentemente 
elaborate. organizzando at-
torno ad esse la necessaria 
pubbliclta. 

Che cosa e 1' «era tecnetro 
nica» di cui egli parla? Sa
rebbe l'« epoca » che subentra 
all'« era Indus tr i e », non dis-
simile da queH'avvenire che 
ancora pochi anni fa ci descn-
vevano solo i libri di fanta-
scienza: l'epoca dei robots e 
dei computers, dell'automazio-
ne e della cibernetica, della 
« eguaglianza sessuale » fra uo-
mim e donne dopo 1'eguaglian-
za giuridica, della rivoluzione 
biologica che consentirebbe di 
fabbneare uomini e intelli-
genze, della «soluzione pro-
grammatica » dei problemi so-
ciali diretta dalle menti piu 
abili e preparate. 

II camhiaiuentii che questa 
era introdurrebbe nei nippor-
ti umani sarebbe piu profon-
do di tutti quelli che si sono 
mai prodotti nella storia del-
rumanita. tanto da lare ap 
panre piccole convulsioni n-
voluzioni come la francese e 
la nissa e « tiepidi rifornusti » 
uomini come Lenin e Robe
spierre Ma solo 1'America e 
sulla sogha di questa radicale 
trasformazione. II solco che 
la divide dal resto del mon-
do e destinato ad approfon-
dirsi. La visione del « secolo » 
in cui il mondo intero subi-
sce l'egenionia americana si 
npete cosi in termini ancora 
piu drastici. 

Osservatori attenti delle co
se amencane ci dicono, quan
do si segnala con preoccupa-
zione l'emergere di simili teo-
rie, che esse non sono di tut
ti gli americani. Lo spenamo. 
Ma non bisogna neppure cre
dere che esse siano il parto 
di teste isolate. Intanto le idee 
sulla imminente « societa tec-
net ronica D in America, pri
ma ancora di Brzezinski le ha 
esposte un altro professore. 
Daniel Bell, che ha parlato 
semphcemente di «societa 
post-industriale»; in Europa 
le sue concezioni sono state 
fatte conoscere dal francese 
Servan-Schreiber nel volume 
« La sfida deirAmerica », un 
libro che ha fatto un'impres-
sione profonda tanto da avere 
raggiunto una vendita di cen-
tinaia di migliaia di copie, mai 
toccata da un'opera socio-po-
litica come quella. 

Ma non e'e solo questo. Ab-
biamo appena appreso che 
presso il Pentagono e'e un 
« rapporto segreto», redatto 
da un altro gruppo di studio 
(o. come gh americani oggi 
dicono, un think tank, un 
• serbatoio di pensiero»), che 
lo stesso Pentagono si rifiuta 
di rendere pubbiico e che ha 
come tema il modo come « gli 
Stati Uniti possono mantene-
re in futuro regemotna sul 
mondo». II titoio origmale 
del rappono e «Pax Ameri
cana ». II senatore Fulbright, 
che lo conosce e ne ha chie-
sto la pubblicazione, a^serisce 
che • le importanti conclusio-
ni del rapporto» collimano 
con « tante recenti dichiarazio-
m di esponenti governativi». 
Lo stesso Pentagono per giu-
stificare il suo nfiuto ha par
lato delle serie npercussio-
ni che il rapporto • potreb
be avere all'estero ». Un altro 
senatore, che lo ha letto, ha 
atrgiunto: «Alcune delle con-
clusiom sono allarmanti: a me 
almeno fanno paura • Come 
si vede. anche u recente pre-
sunto « rapporto » in cui si di-
ceva che la pace e nefasta e 
la guerra necessana — vero 
o fasullo che fosse — era 
tutt altro che campato in ana. 

« Egemoma mondiale », •de
cennio amencano ». • era tec-
net ronica • sono tutte espres-
sioni di un umco preoccupan-
te pensiero In tutta una va-
sta fascia della societa ame
ricana si sono vissuti anni di 
eufona. Ne abbiamo avuto piu 
volte l'eco anche nei servizi 
special! di tanti inviati della 
nostra stampa. Quell'euforia 
ha un'origine abbastanza sem-
plice: e il risultato di sette 
anni di boom economico inin-
tarrotto. Un boom cosi pro-

lungato in tutto questo secolo 
1'America non lo aveva mai 
conosciuto. 

In realta quel boom della 
economia e della tc-cnica ha 
una sua origine precisa: il 
balzo astrononiico fatto pro
prio in questi sette anni dal
le spese militari amencane 

Conseguen7e del boom e di 
questo tipo di sviluppo sono 
la concentrazione delle gran-
di imprese, fino a propor/io 
in che sono appunto «mo
st ruose» per il resto del mon
do, il continuo pievalere dei 
giuppi tli poteie industiiali 
militari (per cm perfino Ei
senhower si era detto preoo-
cupato prima di lasciare la 
presidenza) e il nuovo «di-
staeeo tecnologico» che si £ 
cieato con 1'Europa e per cm 
l'Europa occidentale solo ora 
si da stancamente l'allarme. 
E' su questo sfondo che na-
scono I sogni di egemoma 
deirAmerica « tecnetronica », 
che intanto pensa a dnno 
strarci nel Vie'nam di che 
violen/e sia capace 

Eppure, il pencolo mm vie 
ne soltanto di qui C'e qual-
cosa d'altro da osservare. 
Questa America ultrapotente e 
« tecnetronica » e tutt'altro che 
serena. E' anzi un'Amenca in 
crisi. Lo possiamo dire in ba
se alia testimonianza meno so
spetta, che e quella del pre 
sti»ioso decano degh stonci 
anglosassoni. Arnold Toynbee. 
In un'mtervista a Lite, dopo 
il suo eiinesinio viaggio in 
America, egli dicluaiava- « \h 
pare che in America negh ul-
tinu anni si siano piodotti piu 
(\imbiamenti die nel quaran 
tennio piecedente La gente 
mi e patsa allarmata e m 
felice... Per tanti anni l'Ame-
nca s: e cullata in una falsa 
sensazione di sicure?.za ed e 
diventata ebbra di successi: 
oggi tutto crolla ». 

Dove sono gli aspetti della 
crisi. secondo Toynbee? Nella 
gioventu, che « parla con di-
sprezzo degh ideah dei suoi 
geniton » anzi, «disprez/.o e 
dire poco: meglio parlare di 
conipleta negaz.ione»; non si 
tratta solo degli hippies, che 
lapjiresentano — dice con un 
paragone Toynbee — solo la 
massa dell'iceoerg emergente 
dall'acqua. Nelle grandi citta 
dove la rivolta negra sta por-
tando a « una permanente 
guerra civile». Nel dramma 
dei soldati di leva che non 
sanno se devono o no nspon-
dere alia chiamata, cosi mani-
festando la « loro insoddisfa-
zione per il modo di vita ame
ncano ». 

La crisi 6 infine nella guer
ra del Vietnam. Toynbee era 
convinto. gia prima delle re
centi offensive vietnamite. che 

la guerra fosse arnvata al pun-
to « da esigere o un'ultenore 
tensione dello sforzo bellico 
e, come conseguenza, un re-
gime dittatonale molto piii du-
ro negli Stati Uniti, oppura 
un brusco cambiamento di 
politica, CH^ l'ammissione che 
si o sbagliato e il ntiro ». 

«Se l'Amenca seguira la 
prima .strada e {'escalation 
contmuera — aggiungeva il ce
leb re stonco — qualche cosa 
dt simile al maccarthvsmo si 
npetera certamente. Anche in 
tempi normal!, del resto. per 
espnmere le tesi di una mi-
noranza negh Stati Uniti c'e 
.sempre voluto piii coraggio 
che nei paesi dell'Europa oc
cidentale ». Dtipo aver visto 
una bimba di sei anni guar-
dare alia TV scene di scon-
tn nel Vietnam, Toynbee con-
cludeva- « lo temo che la t«-
levisione renda 1 ragazzi m-
sensibih a»h orron della 
guerra » 

La lucida analisi dello stu-
dioso ci aiuta a capne me 
glio dove sta il pencolo SI, 
1'America e in crisi aH'inter-
no, nonostante la sua gigan 
tesca potenza e il suo svilup
po. Le promesse di Johnson 
sulla « grande societii » non 
hanno approdato a nulla, nem
meno negh anni del boom 
« tecnetronico ». Come tutte Is 
droghe, anche lo stimolante 
degh armamenti sull'economia 
ha un doppio effetto: la crisi 
monetaria ne e una conferma. 
al pan dell'incapacita. in cui 
si trova la societa americana, 
di nsolvere alcuni suoi pro-
bienu di fondo In questo 
quadro le olassi dingenti pre-
fenscono trovare all'estero una 
via di uscita- anche questo 
Toynbee lo nleva. come lo 
pu6 nlevare il marxista. L'A
menca e il solo paese che in 
due guerre si sia arncchito, 
tanto da costruire le basi del
la sua pie.sente po'en/a Chi 
conosce il paese â — anche 
se non sempre lo dice — 
quali forme nunacciose vi han
no prrso lo sciovuusmo, l'ag-
gress:"i.a. l'intolleran?.a ldeo-
logica Nascono su questo ter
reno le teone sulla necessa-
i la egemoma mondiale e sul 
predonunio « tecnetronico »: 
proiettate sull'avvenire, con 
un linguaggio magari preso 
in prestito ai hbn di fanta-
scienza, esse in realta npeto-
no il logoro — ma piu che 
mai nnnaccioso — motivo del-
rimpenalismo di ieri come di 
oggi. 

Giuseppe Boffa 
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