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OPINIONI 

IL MITO 
americano 

Nel periodo fra le due 
gue r re Benedetto Croee 
scrisse una famosa pagina 
stilla Germania che aveva-
mo amato, essendo sottin-
teso che ve n 'era un 'a l t ra , 
a noi contemporanea, che 
non potevamo amare , no sti-
mare , ne comprendere (ben-
che ci fosse un'I tal ia uf-
ficiale, tronfia, ma impauri-
ta e servile, che l 'amava, la 
s t imava e comprendeva) . 

Mi r ipugna un confronto, 
anche sc il l ibero trihuna-
le di Stoccolma ha contri-
bui to a istituirlo, tra l 'Ame-
rica di Johnson (ancora og-
gi di Johnson) e la Germa
nia di Hitler. Pe r quanto 
possa appar i re assurdo, per 
quan to la coscienza popola-
r e si rifluti al le dist in/ioni 
sotti l i , non tu t t e le fero-
cie, le brutal i ty sono egua-
li; cio che si eommet te pe r 
uno spir i to di sopraffazione 
6 ingiusto e crudele , cid che 
si eommet te in nome di al-
cuni principi quali furono 
quelli nazisti e aber ran te . 
Ma non voglio cont inuare in 
distinzioni che alia fine non 
mi lascerebbero t ranqui l lo . 
Dico soltanto che e'era an
che un 'America che abbiamo 
in tensamente amato e ce 
n '6 una che respingiamo, 
che non appar t iene minima-
men te alia nostra « scelta di 
civilta ». 

Quella che abbiamo ama
to un pr imo tempo eravamo 
t roppo giovani per capire se 
l 'amavamo sul serio, o sol
tan to perche era simpatica 
come Buffalo Bill quando fe-
ce il giro delle pia/ze d'ar-
mi d' l talia con le sue caro-
vane (allora che si massa^ 
crassero i pell irosse non ci 
tu rbava : era pe r noi come 
11 gioco t ra « ladri e cara-
binier i », t ra « rossi e azzur-
ri » e ci sent ivamo dalla 
p a r t e dei vi t tor iosi ) . AUora 
forse ero t ra gli s tudentel l i 
che applnudivano al presi-
den te Wilson, incitati dai 
grandi giornali indipenden-
t i : non leggevo Gramsci, na-
tu ra lmente , che del res to 
era ancora alle pr ime armi , 
ma che gift allora vedeva 
piu chiaro dei nostri patrio-
ti e concludeva che Wilson 
si era dimostrato « n i e n t e 
a l t ro che 11 r appresen tan te 
piu qualificato e ipocrita dei 
mi l ia rdar i nord-amer ican i» . 
Venu to il fascismo al pote-
r e . l 'America divent6 il no-
s t ro sogno. Andate a leggere 
le le t te re spa^imanti pe r 
l 'America di Cesare Pavese, 
che insieme con Vittorini fu 
11 nostro in termediar io fra 
la le t te ra tura americana e 
noi provincial! e capi re te 
qualcosa di quel che l 'Ame
rica fu in quel t empo per 
noi. Lo fu tanto che il fa
scismo tenne in sospetto e 
pcrsesu i to tut t i gli ameri-
cani7zanti, come molti pns-
snno tes t imoniare . Era pe r 
noi la l iber ta : e ra Chariot , 
era il cinema della real ta , 
era il romanzo del cammina-
tnri di s t rada, degli uomini 
dai cento mest ier i , era la sa-
t i ra dei crassoni sociali. e ra 
11 l inguagsio non accademi-
co. ma vivo Intr iso di dia-
le t t l . era 11 paese dove si 
pnteva chiamare Teddy un 
pres idente e ammet t e r e il 
Ja77 fra la musica da ca
mera . 

Quando pol l 'America sce-
se in campo a fianco dei su-
persti t i resistenti alia poten-
za quasi incontrastabi le de
gli eserciti h i t ler iani , amam-
m o l 'America una volta di 
piu. Anche al lora, se p u r 
non e ravamo piu ragazzi, 
non stavamo t an to a distin-
fjuere. Quando vennero in 
I tal ia, gli americanl si fecero 
pre fe r i re agli alleati inglesi : 
piu comprensivi . meno altez-
2osi. piii di buon umore . Al-
lorche Gaetano Salvemini ci 
pa r lo delle magnifiche, ric-
che l iberali bibl ioteche in 
cui egli potcva lavorare in 
America , lo ascol tammo in-
vidiosamente , pensando alle 
nostre, dove bisogna atten-
dere mesi l'acquisto di un II-
bro nuovo. perdere un bel 
po' di tempo per ottenere 
un libro in lettura e uscire 
di biblioteca alle ore 18. 

Imparammo man mano che 
non era tutto cosl bello lag-
giu e che emigrare in Ame
rica non era poi tanto facile 
e comodo, ma nemmeno tan
to meraviglioso. 

E fin qui niente da stupir-
•1. Ma quando conoscemmo 1 
casi della Corea, di Mac Ar
thur, del maccartismo e del
l e sue vittime, dei conlugi 
Rosenberg, e poi t casl di Cu
ba e dell'America Latins, 
quando vedemmo sblancare 
1 negrl dl paura o di furore, 
quando risentimmo seoppia-
re l'odio razziale (e oggl ca
de assassinato l'apostolo ne
gro della non violenza!), 
quando assistemmo al domi-
nio quasi assoluto degli USA 
neH'orffanizzazione delle Na
tl on! Unite, quando vedem
m o uccidere un loro presi
dente e scatenarsi per loro 
Tolonta, aotto U p iu falto • 

s tant io dei pretest l (univer-
salmente sconfessato), la 
guerra nel Vietnam, allora il 
volto del capitalismo impe-
rialistico si scoprl per inte-
ro di fronte anche agli os-
servatori piu semplici, alia 
gente del popolo che ha 
cuore e cervello e non e pri-
va di un centro come le ci-
polle. Allora vedemmo chia
ro che la « comprensione » 
per l 'America del texano 
Johnson non era che la natu-
rale espressione di una so-
lidarieta di classe. Allora 
capimmo che e'era un'Ame
rica che non potevamo piu 
amare . Ce ne era per fortu-
na un 'a l t ra che pensava co
me noi, soffriva e si ribella-
va come noi, che era picchia-
ta dai poliziotti come noi, 
detestata e giudicata antina-
zionale, ant ipatr iot t ica come 
noi. 

Una volta ancora rlcono-
scemmo che la linea diviso-
ria del fascismo e dell 'anti-
fascismo, del progresso e 
della conservazione, della li
berta e deH'ill iberta, non 
passava e non passa attra-
verso un solo paese, ma at-
t raverso tut t i 1 paesi del 
mondo. E che gli s tudent i di 
Torino, o di Tren to , o di Pi
sa o di Roma potevano ca-
pirsi con quelli di Berkeley, 
e che i texani se 1'intende-
vano benissimo con 1 Cara-
donna (e con ben al tro che 1 
Caradonna l ) . 

L'America che amammo 
un tempo non tornera mai 
piu: essa era un mito, era 
quello che noi desideravamo 
e non potevamo avere e cre-
devamo che lei avesse e in-
vece non aveva. 

Ci si crea dei mi t i non 
quando si e poveri , ma quan
do si 6 impotent i e non si 
vedono prospet t ive davanti 
a noi. Ma quando un popolo 
— ebbene , si, il nostro popo
lo — sa quel che deve con-
quis tare per vivere senza 
inganni , in pace, con 1 giti-
sti f rut t i del suo lavoro, li
bero non formalmente , sen
za soffrire discriminazioni di 
nessun genere , al lora non ha 
bisogno di miti , di nessun mi
to ; conosce la sua s t rada, 
sceglie o incontra i suoi 
compagni di s t rada , dovun-
que , anche fra gli americani , 
r iconosce solo quel l i che lo 
a iu tano a capire, ad avanza-
re , sa che le a rmi di chi 
oppr ime altr i popoli non po-
t r anno mai ga ran t i re la sua 
l iberta, medita a fondo che 
« occorre una voce vera pe r 
vivere al mondo insieme con 
tu t t i gli uomini > e che « le 
menzogne scr i t te con Pin-
chiostro non copr i ranno i 
fatti scrit t i col s a n g u e » , e 
insomma fida sol tanto nella 
propria volonta e la smet te 
di sognare la presunta fe-
Iicita o superior i ty degli 
a l t r i . 

Franco Antonicelli 

Entrano in funzione i rinnovati organi di potere 

Complessi problemi attendono 
i nuovi dirigenti cecoslovacchi 
II governo presieduto da Lenart ha rassegnato ieri le dimissioni — Un rischio che era necessario correre 
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I nuovi organisml di dlre-
zione cecoslovacchi saranno 
ben presto al loro posto. Da 
ieri sera sono in funzione il 
nuovo Presidium e la nuova 
Segreteria del partito comu-
nista. Tra breve, dopo i ne-
goziati con gli altri partiti del 
Fronte nazionale, lo sara an
che il nuovo governo. II pre
sidente della Repubblica Svo-
boda ha accolto oggi le di
missioni presentate dai Primo 
ministro Lenart e ha incari-
cato l'ex vice presidente del 
consiglio Jldrich Cernik di 
presentare le proposte per il 
nuovo governo. Le dimissioni 
del governo erano state de-
cise in mattinata nel corso dl 
una breve riunione presieduta 
da Lenart. Sara cosl posto fine 

a quella carenza di potere che 
in pratlca era stata la carat-
teristica delle ultime settima-
ne. 

Nuovi gli organism! di po
tere che entrano in funzione 
lo sono per dlversi motivi. 
Intanto per gli uomini che h 
compongono: costoro sono in-
fatti solo in minima misura 
gli stessi che si trovavano net 
medesiml organism! alcuni 
mesi fa, prima che la sessio-
ne di dicembre e gennaio del 
Comitato centrale desse l'av-
vio ai cambiamenti. I dirigen-
tl di oggi sono in stragrande 
maggioranza uomini di una 
nuova generazlone, quella che 
si trova nell'arco tra 1 40 e 
i 50 anni. 

L'altro tratto di novlta e 
dato dai rapporti che devono 
esistere tra quest! organisml. 
Pochlssimi sono 1 nomi che 

si trovano in piu di una se-
de Anche alcune figure che, 
secondo le prevlsionl, avreb-
bero dovuto essere nel Pre
sidium, airult imo momento 
non vi sono state messe per
ch^ destinate a incanchi di 
governo. 

Da tale insieme dl lnnova-
zionl, si pub avere un'ldea 
della profondita del movimen 
to cui si e assistito in Ce-
coslovacchia nelle ultime set-
timane, A questo punto sa-
rebbe sbagliato nascondersl 
che i nuovi organisml di dl-
rezione hanno di fronte a s6 
un compito molto difficile. I 
problemi che si sono accu-
mulati davanti al paese sono 
molti e, per il ritardo con cui 
sono stati affrontati, si rive-
lano oggi estremamente Intri
cate Alcuni, come quelli eco-
nomici, hanno potuto passa-

Paura a Washington 

WASHINGTON - Sotdatl in 
assetto di guerra con una 
mitragllatrice fanno la 
guardia al Campldogllo, 
dalla parte dell'ingresso al 
Senalo, mentre la popola-
zione negra della capitale 
(olfre II 60 per cenlo) dila-
ga nelle strade e manife-
sta la propria collwa, lo 
sdegno, il furore, per lo 
scellerafo assassinio di 
Martin Luther King. La fo 
to con la scalinata deserta, 
e II soldato arm a to di mi
tragllatrice esprime la 
paura che l'America fa a 
se stessa 

re In secondo piano durante 
i recent! infiammatl dibattitl 
sulla liberta e lo sviluppo del
la democrazia; ma essi resta-
no ugualmente alle porte. An
che la situazione intemazio-
nale si presenta plena dl In-
cognite, proprio nel momen
to in cui il paese avrebbe bi
sogno di potersi dedicare con 
tranquilhta ai suol problemi 
tnterni. Eppure, il tempo In-
calza, da tutte le parti. Occor
re quindi agire. Oggi vl e una 
attesa attorno ai nuovi orga
nism! di direzione; ma dopo 
la crisi politica, che si e ap-
pena attraversata, il giudlzio 
che l'opinione pubblica si fa-
ra su di essi dipendera essen-
zialmente da ci6 che essi riu-
sciranno a concludere. 

Indispensabile e matura da 
tempo, l'operazione politica 
che si e affrontata In Ceco-
slovacchia presenta d'altra 
parte rischi che nessuno si 
e nascosto ne si nasconde. Co-
munque sia, essi andavano 
corsi. In una pausa dei lavo-
ri del Comitato centrale, 11 
compagno Dubcek, che abbia
mo visto di sfuggita (egli si 
e sottoposto in questi giorni 
a un lavoro massacrante) cl 
citava a questo proposito un 
proverbio russo che dice: 
o Chi ha paura del lupo. non 
vada nel bosco». Dopo avere 
dimostrato di non avere ti-
more ne del bosco ne del lu
po, il Partito comunista oeco-
slovacco deve oggi consolida-
re dietro di se il consenso del 
paese. 

Vi e adesso in Cecoslovac-
chia un'atmosfera di liberta. 
E' in questo clima — dove non 
vi e praticamente limite alia 
discussione, se non quello che 
chiunque parli o scriva e ca-
pace di imporsi, in base al 
proprio senso di responsabi-
lita — che gli awenimentl han
no preso la corsa rapida del
le ultime settimane e che ora 
la nuova direzione deve met-
tersi al lavoro. II quadro che 
la stampa offre e agitato. In 
qualche caso le campagne di 
alcuni giornali prevalente-
mente a proposito delle re
pression! del periodo stalinla-
no, assumono un carattere 
francamente agitatorlo. Qua e 
Ik si assiste anche, sia pure 
in forme episodiche e disper
se, a tentativi di dare vita a 
qualche sentimento anticomu-
nista. Quanto all'atteggiamen 
to straniero, basta la lettura 
dei giornali americanl o eu 
ropei occidental! per vedere 
quanto numerose siano le spe-
ranze dl premere sulla Ceco-
slovacchia fino a strapparla 
dalle sue posizionl sociahste. 
Sono questi ! fenomeni con 
tro i quali occorre reagire 
con fermezza. 

Altre forze politlche cerca-
no pure di organizzarsi. Per 
il momento si e ancora a) 
prim! passi. Tra t centri piii 
attivi vi 6 la Chiesa cattoli-
ca con la sua gerarchia. I 
partiti non comunist! del 
Fronte nazionale reclutano 
nuovi aderenti, che per il mo
mento tuttavia non sembrano 
molto numerosi. Anch'essi pro-
cedono a radicall cambiamen
ti nei loro organism] di di
rezione. Ieri ho parlato con 
uno del capl del Partito so-
cialista, quello che una vol
ta era il partito di Benes. 
L'impressione che ne ho nca-
vata e che si sia ancora alia 
ricerca di una propria ilnea 
politica. Nell'msieme tuttavia 
si ribadisce 1'adesione al Fron
te nazionale, cioe all'alleanza 
col Partito comunista, sia pu
re su una base rinnovata, che 
consenta una piii ampia di
scussione, un magglor conf rou-
to di posizionl e di idee. Vi 
sono per6 anche voci che chte-
dono un passaggio all'opposi-
zione. 

Cosl pure t ra 1 cattolici, 
che forniscono il retroterra 
dell'altro partito (il partito 
popolare) vi e un certo con-
trasto fra una linea cconci-
liare » di dialogo effettivo con 
i comunistl, e le vecchie ten-
denze di una Chiesa che si 
batte contra il socialismo. Sul 
giornale degli scnt tor i pol un 

L'ex direttore dell'Espresso ha fatto il primo comizio 

La trincea di Scalf ari 
Eugento Scalfari, ex direttore 

dell'Espresso. attuale candidate 
nelle Itste del PSU e — se la 
parabola finira Id dove Ivi de-
sidera — futuro onorevole, la-
ned\ sera ha parlato ai suoi 
potenziali elettori milanesi. II 
fatto che lunedi sera fosse U 
primo aprQe non deve indurre 
in errore: si i trattato di m 
discorso impegnato, anche Id 
dove Vex direttore ha detto che 
sard difficile collaborate col 
PCI finche Questo « userd certi 
mezzi non per fare qualcosa di 
serio. ma per ttrappare qualche 
0.5 per cento di voti». 

Dalla frase. piuttosto sibiUi-
na. e difficile capire quali sono 
i c certt mezzi» che t comunisti 
vsano per < strappare qualche 
0.5 per cento di voti >. ma non 
vi i dubbio che devono essere 
dei mezzi estremamente disdi-
cevoli se hanno indotto Scalfari 
m iMtterri ta iota certa trincea: 

queUa del PSV. Qui conviene ci-
tare le parole dell'ex direttore 
dell'Espresso casi come sono 
state riportate dalTAvanti! di 
martedi: «In tutti questi armi 
U partito socialisla e stato in 
trincea. in una posizione assai 
difficile, attaccato da tutte le 
parti: adesso abbiamo le armi e 
dobbiamo avere U coraoaio per 
vscire aWattacco*. 

In attesa che risvoni lo sten-
toreo c Avanti. Savoia! > sard 
bene sottolineare che se tin tut
ti questi anni... Q partito soda-
lista i stato... attaccato da tutte 
le parti >. una delle parti dalle 
quali partivano gli attacchi era 
appunto la parte di Scalfari. che 
ha avuto una inneaabile funzio 
ne di rilievo nelTopera di de-
nimcia dei vari faUimenti del 
centro sinistra. Per cui adesso 
la storia della trincea fa venire 
in mente repiiodio del film sul-
lotto settrmbre. «Tutti a ca-

sa». in cui Alberto Sordi. igno-
rando che e'era I'armistizio. te~ 
lefonava sgomento al suo co-
mando dicendo: < E* successa 
una cosa da pazziz i tedeschi si 
sono aUeati agli americani e ci 
sparano addosso*. 

La storia di Scalfari i in 
qualche modo simile: dopo aver 
sparato contro ta trincea, ades
so se ne va neUa trincea a spa-
rare — evidentemente — contro 
queUi che sparano contro la 
trincea. E si trova a sparUre 
fl rancio con Paolo Rossi che 
lo considera un volgare conta-
frottole e che lui. a sua volta, 
considera un disastro nazionale: 
a remare neUa stessa barca del 
senatare Caleffi. sottnsegretario 
alia Pubblica Jstruzione e quindi 
corresponsabile delle sanzioni a 
carico del professor Maffalia 
che Scalfari aveva sempre di-
feso attaccando U ministero del
la PubUioa Istruxione; eon Tra-

melloni. ministro della Difesa 
(si vede che Q richiamo alia 
trincea non era puramente ca-
suale). che ha dato una mano 
a farlo condannare; con Mas-
sari, al quale {'Espresso aveva 
dedicato alcune delle sue piu 
feroci campagne. accusandolo di 
una certa disinvdtura neUa ge-
stione degli affari comunali a 
Milano. quando il rappresentan
te socialdemocratica era asses-
sore alia polizia urbana, 

Ora, denunciata la socialde-
mocrazia per fl suo precipitare 
a destra. Scalfari si trova con 
Rossi; denunctate le manchevo-
lezze della scuola si trova con 
U sottosegretano alia Pubblica 
Istruzione: denunciato il SIFAR 
e le responsabihtd del ministro 
della Difesa, si trova ad avere 
come capolista TremeUoni; de
nunciato Q sistematico abuso del 
tottooovemo ai trova In Utta 

con MassarL La cosa i alquan-
to sconcertante, visto che non 
ha che due spiegazioni. La pri
ma: Scalfari recita un «mea 
culpa*, sconfessa le campagne 
che ha condotto, ingoia le liste 
del SIFAR e si beve la benzina 
dei distributori assegnati alle-
gramente — come scriveva lo 
Espresso del 17 novembre "43 — 
dall'assessore Massari: cioe si 
autodefinisce un contafrottole, 
rendendo omaggio aU'acume del 
suo coUega di lista Paolo Rossi. 
La seconda: Scalfari riconfer-
ma tutta la sua lotta giornali 
stica di questi anni. i suoi gru-
din sui responsabili di alcuni dei 
piii orari scandali che lui stes
sa ha denunciato: perd si batte 
per farli tornare ai loro posti 
a continuare ad essere quello 
che sono. Passando sopra a tnol-
te cose, 

Kino MarzuIIo 

autore propone addirittura lo 
scioglimento di questi parti
ti e la formazione di un nuo
vo movimento al loro posto. 

Decisivo resta comunque — 
e ci6 vale in modo partlcola-
re per questo paese, tradizio-
nalmente industnale oltre che 
sociahsta — l'atteggiamento 
della classe operaia. I dirigen-
ti del paese, come e stato det
to con molta autorita neU'in-
tervista di Dubcek a rUnita, 
respingono ogni idea di una 
nduzione del ruolo che ad es
sa spetta nella costruzione del 
socialismo e ogni sua contrap-
posizione ad altri strati della 
societa. E ' un fatto tuttavia 
che negli avvenimenti degli 
ultimi mesi sono stati piut
tosto altri gruppi sociali — es-
senzialmente gli intellettuali. 
se in questa categoria si com-
prendono anche gli studenti 
— ad apparire in primo pia
no. II rischio di un contra-
sto fra l'intellighenzia e la 
classe operaia non e quindi 
scomparso E' necessario n-
trovare nella nuova atmosfe 
ra quell 'unita di fondo che so 
la pub assicurare queiravve 
nire sociahsta e democrat!-
co, cui la Cecoslovacchia aspi-
ra. II risultato dovra essere 
ottenuto con mezzi essenzial-
mente politici. La situazione 
economica del paese 6 tale, 

lnfattl, che non si pub pro-
mettere un rapido migllora-
mento del tenore di vita. 

II compito fondamentale in 
questo momento b proprio 
quello di creare un nuovo mo 
vimento di fiducia attorno al 
dirigenti che, attraverso la 

ensi di questi mesi. sono emer-
si in seno al partito comuni
sta. Fra gli uomini di cui gli 
organismi di direzione sono 
composti si trovano oggi tut
ti coloro che in Cecoslovac
chia godono, per una ragione 
o per 1'altra. dl un maggior 
prestigio. Medmnte la loro 
a/ione il Partito comunista ce 
coslovacco deve esercitare 
quel ruolo dirigente, fondato 
su un continue rinnovarsi del 
consenso popolare, che e oggi 
nei suoi programmi. Dal suc-
cesso di quest'azione dipende. 
a mio parere, l'avvenire di 
questa grnnclp operazione po
litica che abbiamo visto svol 
gprsi in Cecoslovacchia negli 
ultimi mesi. Gia si e detto co 
me diversi fat tori — essenzial 
mente internazionali ed econo 
mici — non siano ad essa ta 
vorevoli La molla essenziale 
va vista quindi nel rafforza 
mento interno. E ' questa la 
ardua scommessa che attende 
i nuovi organi di direzione 

Giuseppe Boffa 
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