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La Praga degli « anni 50 » 
in sette racconti 

IL DELIRIO 
DELLE STATUE 
Nel libro «Inserzione per una casa in cui non 
voglio piii abitare » Bohumil Hrabal illustra i! 
dramma di una society che nella coscienza del 
proprio lavoro scopre la nuova speranza di 

poter edificare il socialismo 

Anche dopo l'inizio del 
famoso i disgelo >, una sta-
tua dominava ancora la citta 
di Praga. Era una statua 
€ colossale * come tuttl i mo-
numenti patriottici che l*Ot-
tocento cl ha lasciato in ere-
dita Ma se a Roma il monu-
mento a Vittorio Emanuele 
si limita a deturpare I'illu-
stre collina del Campldoglio, 
la quale non se lo meritava 
certamente, la statua pra-
fihese, costruita in pieno No-
vecento, Incomheva sull'inte-
ra citta, minacciosa e impo-
nente L'avevano fatta in 
modo che tuttl potessero ve-
derla dappertutto Al ricor-
do incancellahile delParrlvo 
fraterno dell'Armata Rossa, 
degli opera! e del contadini 
sovietici che si erano battuti 
anche per la liherta cecoslo-
vacca, si sovrapponeva quel-
la statua. Dopo 11 1956 gli 
stessi operai che ancora ve-
devano in essa il simholo del 
socialismo, furono poi porta-
tl a buttarla giu: costruirono 
Intorno un'lmpalcatura e fo-
rarono la statua in 1600 pun-
ti per deporvi altrettante ca-
riche dl esplosivo: « era tta-
to lui, muratore, ed altri 
operai come lui, le mani ope
rate. a forare.. davprima gli 
occhi del Generalissimo, e 
poi quel punto dove in vita 
e in grandezza naturale si 
trova il cuore, ed era come 
se avesse forato il proprio 
cuore, perchfi il Generalis
simo era il grande amore del 
muratore... ». 

La situazione drammatica 
che qui riportiamo e senz'al-
tro il punto in cui culmlnano 
tuttl 1 motivi angosciosi del 
sette racconti dello scrlttore 
cecoslovacco Bohumil Hra
bal che A. M Rlpelllno. ad 
apertura della traduzione 
Italians, presenta In una rac-
colta intttolata Inserzione 
per una casa in cui non vo
glio pia abitare (Ed. Einau-
di. pp. 147. L. 1500). Sono 
racconti che, si pu6 dire, co-
municano uno con raltro fi-
no a formare una specie dt 
breve romanzo dl un'epoca. 
Si parte da! ricordl della 
guerra dl Corea. Al motivi 
propagandised e alle esorta-
zionl demagogiche contro cui 
la lotta operala reaglsce con 
I suoi plii autenticl riflessl, 
si sostitulsce l'atmosfera non 
certo serena della destaliniz-
zazione. 

Sono come sette stanze di 
una casa immensa: porte e 
finestre tutte aperte e si puft 
pure circolare da un punto 
all'altro. senza avere tutta-
via maggiore liberta di co-
municare con 1 passantl. E* 
una casa di passantl. Le af-
fittacamere sanno forse be-
nissimo che la gente non ha 
troppa voglla di abitarvi. Ma 
II loro compito pare si ridu-
ca ad annunciare Kafka co
me un'apocallsse permanen-
te. Cosl l piccoll personaggi 
muovono immersl in una at-
mosfera di vapori, pentolone 
dove l'acqua bolle a tempo 
Indeterminate E la situa
zione kafkiana e vista a par-
tire dalla parte del poten
tial! personaggi offerti all'at-
tenzione del grande scrltto
re, con vezri, capricci appa
rent! c momentanee esalta-
lionl, e con la loro grande 
tragedia. 

E* questo solo il filo con-
duttore nel piccolo labirinto 
del libro. Hrabal e uno scrit-
tore cbe e maturato tardL 
Dalle brevi notizie editoria-
11 la sua biografla appare 
ugualmente intricata. Nato 
nel 1914, si e laureato in 
legge nel 1946. ma anziche 
lavorare come awocato, ha 
fatto cento mestieri. mano-
•ale, maganinlere, operaio 
della acciaierie- Sa di che 
cosa parla. Solo che quel 
suo mondo trova la propria 
unita sullo sfondo che pri
ma abbiamo descritto. e nel 
suoi particolari si presenta 
In fraramenti che si agitano 
e sovrappongono fra il rea-
le e il surreale come 1 con-
torni dl una visione nel ri
flessl dell'acqua. Su quella 
superficle agitata affluisce 
questa realta ancora viva, 
con tutte le sue scorie. Ed e 
vero che, se I'amarezza (ma 
non lo sconforto) e l'elemen-
to che fa da premessa, la 
parabola e la dimensione 
nella quale si delinea e si 
chlarisce il racconto: una 
fantastica moralita che ogni 
volta rompe il proprio sim-
bolo al punto giusto. 

In certl moment! questa 
morale e esplicita, come nel 
racconto gia citato sulle 

• « statue » o in quello lntito-
lato « n tamburo sfondato »: 
due orchestre, una rafflnata, 
dl music* sulfonics, • l'al-
tra piu rosa e allegrona, di 

ballahili, si confrontano in 
uno strano duello Cid dipen-
de dal fatto che, senza voler-
lo, esse devnno esibirsi in 
un medesimo giardino nelle 
stesse ore, separate soltanto 
da un alto muro Beethoven 
Intreccia patetlci suoni al fu
riosi galoppi dell'altra ban-
da, finche gll ascoltatori 
delle due parti non possono 
proprio fare a meno dl ve-
nire alle mani 

Alle numerose domande e 
alle inquletudin) del lettore 
di fronte a questa cupa vi-
sione di un paese che ha rl 
cercato cosl a lungo 11 pro
prio assetto interno e le sue 
forme istituzionali per poter 
riprendere la propria strada 
versn una comune costruzio-
ne del socialismo. verso una 
partecipazione collettiva e 
rivoluzionaria, lo scrittore 
rispnnde piuttosto con una 
espressione di speranza: dal
le acciaierie di Poldi esce un 
trenino carico di lingotti: 
« la Stella Diana, ma non pin 
grande della verde luce di 
controllo sul cruscotto del-
I'autista deU'autobus. la Stel
la Diana risplende sul firma-
mento come l'inizio di tutti i 
turni mattutini, ma anche 
come la fine di tutti i turni 
notturni ». 

Michele Rago 

Il razzismo USA 

giudicato 

da Malcolm X 

Se accadesse qualcosa 
al reverendo King... 

Pubblichiamo alcuni brani di interventi e discorsi (inediti in Italia) del grande dirigente negro ucciso 
nel 1965 — Una battaglia che investe il cuore del sistema degli Stati Uniti di oppressione e sfruttamento 

A d e s t r a: 
Martin Lu
ther King (al 
centro) du
rante u n a 
•marclai per 
i diritti clvili. 
A sinistra: 
Malcolm X 

Fra I'azlone organizzativa e poli
tics di Martin Luther King e quelle 
successive di Malcolm X, dapprlma, 
e, poi, del Black Power, dl Carml-
chael e Brown non sono mancati 
dlssldf e divergenze profonde rl-
guardantl sia le flnallta (i diritti 
umani, rivendicati da Malcolm X e 
i diritti civili. rlcercati da King) sia 
I mezzl, che per il leader negro ap-
pena assassinato dovevano basarsi 
esclusivamente sulla non violenza. 

Va tuttavia notato che Malcolm X, 
negli ultiml mesl dl vita, pur rite 

nendo che II negro avesse II diritto dl 
armarsi per difendersi dagli attacchi, 
conslderava I'unita del movlmento • 
II rapporto con II proletariate bianco 
sfruttato come base fondamentale 
per reallzzare gli obiettivi di libera-
zione. 

Recentemente, poi, la presa dl po-
slzione di Martin Luther King sulla 
guerra nel Vietnam era stata appro
vals dagli esponenti del Black Po
wer, mentre la personality del reve
rendo King veniva distinta e sclssa 

definitivamente da quella di altrl 
leaders negri effettlvamenle Integra-
ti piu che integrazionisti. 

In un editoriale del mensile Libera
tor del maggio '67, anzl, Daniel H. 
Watts paragonava la figura dl King 
a quella del famoso cantante Paul 
Robeson, avanzando I'ipotesi che la 
posizione assunta da King sul pro
blems del Vietnam potesse fargll 
perdere certe simpatie negli ambient! 
liberal! americani, gli stessi che, do
po aver fallo dl Robeson una specie 

di loro bandiera, lo lasciarono da solo 
di fronte agli attacchi del maccar-
thysmo. 

Pubblichiamo alcuni Interventi che 
Malcolm X, alia vigilia della mortt 
(1965), quando sempre piu lucida si 
stava facendo la sua analisl delle ra-
dici strulturali del razzismo e della 
complessita e durezza dei compiti po 
litici cbe esso poneva al movimento 
negro, aveva dedicato al problems ed 
anche una sua testimonianza sul re
verendo King, che acquista oggi un 
sapore quasi profetico. 

Aspetti attuali della ricerca pittorica realista in tre mostre a Milano 

: le rughe della Spagna 
C a l a b r i a : lapresenza nella storia 

: decadentismo sanguinario 
Tra le numerose mostre di 

queste ultimo settimane mi-
lanesi mi sembra giusto se-
gnalare particolarmente quel
le del giovane arttsta spagno-
lo Carlos Mensa, dt Ennlo Ca
labria e dt Bruno Caruso. Si 
tratta dt tre pittori che han-
no in comune il carattere 
espltcito delle tmmagint, la 
preoccupaztone dt defmlre 
senza equtvoct tl proprio rap
porto col mondo e la socie
ta, e tnftne la volonta dt fa
re un dtscorso assolutamente 
prtvo dt complessi dt fronte 
agli esercizi neutratt dl tanto 
sperimentallsmo utftciale. So
no mostre che, nelle loro va 
rie articolaziont. stanno a di-
mostrare come stta crescen
do, in Italia e altrove, una lar-
ga eppostztone a tanta parte 
delle ulttme formulaziont pla 
sttche, che a uno o due annt 
dl distanza gia mostrano la 
corda. 

Da questo punto di vista 
Carlos Mensa, che espone al 
VAgrtloglio. e sem'altro un ar
ttsta assai stgntficattvo Eglt 
si colloca in quella tendema, 
che in questi ultimi anni, in 
Spagna. ha avuto un forte svi 
luppo e di cui fanno parte i 
pittori dell'* Equtpo crbnica » 
e della «Crbnica Realtdad » 

Ma la sua posizione e auto-
noma. Le sue immagint non 
sono infatti derivate da nes-
suna prattca vtstva dei « mass 
media». Sono al contrario 
immagint nate da una pene-
traztone diretta della realta, 
da un'tndagtne circostanziata 
e controllata minuziosamente 
sulle proprie emoztonl, sulla 
propria collera, sul proprio 
sdegno. sulla propria irrita-
zione Mensa e un ptttore dt 
personaggi generali. e beghl-
ne, filtstet e toren, prostitute 
e bellimbusti, vergtni deluse e 
madrt proliftche E' una Spa
gna arretrata e semtfeudale 
quella che eglt dipinge una 
Spagra chiusa nel pregtudtzto, 
neU'ottusa dtfesa di una mo
rale tpocnta: una Spagna im
mobile dentro un mondo che 
cambia, 

Mensa la rappresenta con la 
sptetata ferocia del moraltsta, 
con un linguaggto dawero pri-
vo dt eufemtsmi. Ogni mint-
mo particolare dei suoi mez-
zt espressivi e strettamente 
funzionale L'insteme stesso 
della sua ptttura t inlenzto-
nalmente * d6mod& ». coal co
me vecchio, frusto, decaduto 
e I'ambtente ch'egli prende a 
soggetto dei suoi quadrt E' 
una vUtura di volverose tap-

Bruno Caruso: • Uomo sul divano t . 1H7 

Ennto Calabria: « Vietnam », 1H7 

pezzerte, dt fregt, medaglie, ae-
corazioni, di gruppi famtllari 
dentro la sacramentale corni
ce ovale. 

Nessun modo poteva essere 
piii efficace per esprtmere un 
giudtzio critico sulla triste e 
raggrtnzita mitologta della ri-
spettabilita: assimtlandone i 
caratteri, Mensa ne ha fatto 
uno stile: operazione attualis-
sima. che dtssacra il c tema * 
dall'tnterno stesso delle sue 
speciftche proprieta. 

Mensa e cost un ptttore an-
ttgraztoso, sgradevole, omdo 
perstno. La verita somatlca 
dei suoi personaggi e scruta-
ta impietosamente e resa con 
drasttca evidenza. Sarcasmo 
piu che ironta guida la sua 
mano La deformazlone — 
arma fondamentale da Goya 
e Daumter a Otto Dix — egli 
In tmptega con un gusto mas-
stccio per il grottesco. eon 
una grossa e schietta vena 
plebea, tutto sommato non dl-
versa nella sostanza dalla vt-
rulenza che dettb a Picasso 
ll « Sueno y mentira ». Ne ro-
sulta una sene d'immagtni dl 
inqutetante presenza, di cor-
pulenta costttuzione plastica. 

Non e qutndt una ma di 
mezzt termini quella che Men
sa st e scelto' U suo amaro 
moralismo aveva bisogno dt 
ben altro, avera appunto biso
gno di un linguaggto privo dt 
esttazwnt e civettene: un Un-
guaggto d'offesa, dt provoca-
zione e denstone. Qualstasi al-
tra soluzione avrebbe avuto 
sapore dt compromesso: tl 
compromesso della coscienza 
prima ancora del compromes
so estetuxt. 

Ma guar date dunque questi 
sum personaggi: queste too-
ce su cut affiorano vizi remo-
ti, avidita innominabtli; dove 
ogni luce e spenta da genera-
ztom. dove cruttelta e rnlga-
rtta n confondono: dove lo 
stesso sorriso dwenia truiecir 
frabile smorfta. Mensa autu-
gia nella deftntzume det loro 
volti, det loro abitt. det loro 
atteggiamentu Eglt posstede tl 
pxacert analitico del dor con-
to d'ognt dettagl'jo, perche 
ognt deltaglio e stonificante. 
non pleonastico, e parte inie-
grante delta loro c natura » * 
non soltanto una parttcolart-
ta fisionomica. 

Di fronte a questi perso-
naggt, quellt che dipinge Cala
bria sono sostanaalmente di-
versi, e non solo per la seel-
ta di protagomsti polttta ch'e
gli ha pensato dt fare, ma per 
d modo stesso del dxpmgere, 
per lo spirtto e per I'atteg-
giamento dt tutta la sua ptt
tura. In genere, tn/attt, la ptt
tura dt Calabria e una ptttu
ra che spngwna una energia 
affermativa, che procede con 
una dinamica tutta tesa alio 
esterno, ad occupare con 
asprezza e decistone lo spazto. 
Non e una ptttura cnttca, 
neppure quando eglt dipinge 
uno Stalin celato nellombra, 
vagamente feltno, espresstva-
mente subdolo, Anche questa 
immagme aoe e qualcosa di 
attivo, di presente. I'tmmagi-
ne di un personaggio non 
scomparso dalla storia, B co
st, seppure con signlficati dt-

Carlos Mensa: c I tre toreri • , 196S 

rem, vanno visti t ritrattt dt i 
Gramsct, Mao, Bo Ci Min. 
Che Guevara. 

Se Calabria stravolge le sue 
tmmagim, le scorcia, le tende, 
e sempre per fame scaturtre 
una forza d'aggressume net 
confrontt dello spettatore. So
no immagini che rtbadiscono 
*polemicamente» I'evtdenza ur-
tante dell'eststenza obtetttva. 
B non e inutile dare qui, che 
con la mostra alia Bergamtni, 
eglt ha toccato una punta 
dawero avanzata del suo la 
voro. II ttroctnio deoii annt 
passatt, che per lux e sempre 
stato appassionato e accanito, 
senza rtserve mentali ni com-
promesn, e andato a frutto. 
La serie det quadrt che han-
no per soggetto Vuomo col 
cane sono tra i pezzt piu si-
eun per piglto e per tnven-
ztone. In uno di questi qua
drt I'tmmagine sembra scara-
ventata di traverso sulla te
la. in una fuga sulia profon-
dtta. La brutalita ftsica della 
oestia domtna e trasctna la 
figura dell uomo. II colore ha 
crudezze acerbe, U dtsegno 
torce le membra umane e 
animali. Ne men fuort un sen-
so di vtoicnza, che ben tradu
ce lavtdtta at possesso del 
mondo reale che forse e la 
nota ptu profonda della ptttu
ra di Calabria. 

La sostanza del suo dtscor
so non so mdtcarla meglio 
che parlando dt mrealismom 
E' raro tnfattt trovare oggi 
un giovane ptttore che come 
lui sappia dara Vemotione 
delta realta, U gusto sfertan-
te della sua vtvente presenza. 
Ma do che va sottolineato e 
U Unguaggio ftgurmttvo che 

Calabria e andato elaborando 
m questi anni: un Unguaggio 
che forza dall'tnterno t ter
mini delta ptttura senza ri-
nunziarvt, che tende a sutu-
rare la frattura tra i modi 
plasttci tradizionali e Vestgen-
za di un rtnnovamento non 
fttttzto. Anche dt questo pro-
blema vtbra la sua ptttura, 
con tutti I suoi rtscht, con 
tutte le sue contraddtztont. Ma 
anche con tutta la sua effi-
cacia. 

E tl problema dt non ta
re una ptttura genertca, dt 
non fare una ptttura dt sen 
ttmenti approsstmati, vaga
mente allustvt, che Calabria 
tnsieme con Mensa affronta 
no. Ma dentro lo stesso pro
blema st trova anche Caruso. 
La mostra che egU ha ordi 
nato alia Gallerta 32 fieri se 
ra ha tnoUre tnaugurato una 
tantologlca* dt disegni e ope 
re grafiche al « Gabbuino • dt 
Roma) raccoglie la sua mi-
gltore produztone recente. A 
dtfferenza di Calabna, Caru
so assorbe ognt violenza in 
una ptttura luctdamente graft 
ca e cromattcamente acidula, 
sottilmente dissonante Spes 
so, in Caruso, tl decoro Li
berty rUornato dt moda n 
trasforma tn gusto volgare e 
pacchiano, dentro cut t suoi 
personaggi passano da una 
elegante volutin a una * Ubt-
do m di prevancaztone, dt sa 
dtsmo. un sadtsmo che tende 
a tdenttftcarst con la vtolen-
ta vera e propria, Non a on
to nel trittico del « Pomerigmo 
di un faunoB, sulla brutalita 
dello stupro finale, appatono 
I semi della svastica a della 
bandiera americana, 

Caruso pone i suoi perso
naggi tn ambtentt chtusi, sno-
bisticamente arredati, ambten
tt dove st dtffonde una luce 
pungente, artifictale, U dislen-
de su lettt geometnei, su pet
it d'orso; oppure It rappresen 
ta sedutt, ginocchtoni, dt foe-
cia o di spalle. Sono quasi 
tuttt nudt maschilt, che egli 
dipinge con una pelle tirata, 
di un rosa ttvido, quasi mar-
cescente, rtvelandone cosl la 
fngtda e crudele impudicizia 

Caruso, tnsomma. rtesce a 
far circolare tl suo veleno den 
tro una ptttura lavorata con 
pertzia accuratn. con florealt 
fregt e acuta ironta del gusto 
Sono t term del decadenti
smo contemporaneo tn fondo 
queUi che eglt tratta, un de 
cadenttsmo che, come sem
pre, sa diventare sangutnano 
e mortale Stare tn compagnia 
dt un quadro di Caruso, tts 
sarlo a lungo, e un'esperten-
za dt viva uttltta: ct st accor-
ge allora dt mottt segrett par
ttcolart, at tutta una sene dt 
dettaglt ambtgut, ossesswt, che 
ad un tratto sembrano bru 
itcare e vmXare la superftcte 
dei quadro, smo a far scalta-
re dentro dt not la moUa dt 
una alluctnazione. smo a tar 
ct senttre a dtsagio. 

Ma e propru> questo, for
se. che, tn ultima analtsi, Ca
ruso chtede al suoi quadrt: 
che ct ossessionmo, che restv 
no ad tmtarct la rettna e la 
coscienza anche dopo molto 
tempo che U abbiamo visti. 

Mario D« Micheli 

II « colore » di 

un essere umuno 
Le responsabilita del 

pregtudtzto razziale negli 
Stall Uniti, le dxQerenze 
fra razzismo bianco e 
razzismo negro, tl pro
blema dei matrtmoni mi-
sti fra biancht e negri 
ventvano esamtnati da 
Malcolm X negli ultimi 
mest della sua vita. I 
quattro interventi che ri-
porttamo fanno parte, ri-
spetttvamente. di un'in-
tervtsta con la rtvista 
« Young Socialist » (mar-
zo-apnle 1965). di un dl 
batttto al Harvard Law 
School Forum (16 dicem 
bre 1964) e al Militant 
Labor Forum (7 gennato 
1965), e di un'intervtsta 
con Pierre Berton tra-
smessa dalla staztone te 
levistva CFTOTV dt To
ronto (19 gennaio 1965). 
Esst sono pubbltcati nel
la raccolta dt discorsi 
Malcolm X Speaks (Merit 
Publishers, New York 
1965). ancora inediti tn 
Italia. 

— A che cosa, secondo Lei, 
va attnbuita la responsabilita 
del pregiudizio razziale negli 
Stati Uniti? 

All'ignoranza e all'lngordl 
gia. E ad un programma abil-
mente costruito di diseduca-
zione che investe il cuore del 
sistema amencano di sfrutta
mento ed oppressione. 

Se l'intera popolazione ame
ricana venisse debitamente e-
ducata — e per debitamente 
educata intendo dire che do-
vrebbe ricevere un autentico 
ntratto della stona e dei con-
tnbuti del negro — penso che 
molti blanch! nutnrebbero 
sentiment! assa! meno razzi-
sti Essi. Infatti, avrebbero 
piu nspetto per il negro co
me essere umano. Conoscen 
do i contributi dati dal ne
gro alia scienza e alia civilta 
nel passato, U senso di supe-
rionta del bianco perderebbe 
buona parte della sua raglo-
ne d'esistere. Inoltre. il senso 
d'infenonta che il negro pro-
va verrebbe ad essere nm-
piazzato da un'adeguata co-
noscenza di se stesso. Si sen-
tirebbe, cioe, piu simile ad 
un essere umano. E si com-
porterebbe assai piu come un 
essere umano. In una societa 
di esserl umani. 

Cosl, occorre un sistema 
di educazione per ehminare 
tutto cib. E il semplice fatto 
di disporre dl licei ed uni-
versita non signifies che si 
disponga di un sistema au
tentico d'educazjone. I licet e 
le universita nel sistema edu-
catlvo americano sono astu-
tamente usatl per diseducare 

• • • 
In genere, il razzista negro 

e stato prodotto dal razzista 
bianco In parecchi cast in 
cui avete potuto osservarlo. 
eglt e la reazione al razzi
smo bianco, e se lo anauz-
zate attentamente. non e real 
mente razzismo negro. Io cre
do che il popolo negro abbta 
mostrato molto meno tenderi
ze razziste dl alcun altro po
polo dalle origin! delta stona. 

• • • 
Io sono l*uomo che vol 

credete, a vostra volta, d'es-
sere. E se non e'e stato bl 
sogno di una legislazaone per 
fare dl vol un uomo e percM 
I vostrt diritti venissero rtco-
nosciuti, allora non venite a 
parlarmi di una legislazaone 
per quanto nguarda invece 
me No: se nol siamo en-
trambi esserl umani, faremo 
anche la stessa cosa. E se 
volete sapere cbe cosa faro 
lo, provate ad tmmaglnare 
quello che fareste vol. Io ra
ro la stessa cosa; solo, on 
po' ptb della stessa cosa. 

• • • 
— Pierre Berton: Prima 

cba Lai abrfrnlfTW FIIJ*** 

Muhammad e si recasse alia 
Mecca conoscendo il mondo 
originate dell'Islam, aveva di-
chiarato di credere nella com
plete segregazione tra blanch! 
e negri. Lei si opponeva tanto 
all'integrazione quanto ai ma-
trimoni misti. Ha modificato, 
adesso, il suo punto di vista 
al proposito? 

Io credo che ciascun essere 
umano vada riconosciuto co
me essere umano, sia esso 
bianco, nero, marrone o ros
so; e quando si parla di uma 
nita come di una famiglia. 
non si pone problema di in 
tegrazione o di matrimnnl 
misti C'e solo un essere uma 
no che sposa un altro essere 
umano. o un essere umano 
che vive vicino o con un 
altro essere umano. Voglio 
per6 aggiungere che non pen 
so che il peso di difendere 
alcuna posizione debba mat 
venir posto sulle spalle del 
negro, perche e il bianco, 
collettivamente, che ha mo
strato di essere ostile verso 
1'integrazione e verso il ma 
tnmonio misto e verso ogni 
forma che conduca ad una 
unita. 

Percio, come negro e so-
prattutto come negro ameri
cano, qualunque posizione ib-
bia assunto in passato, non 
ntengo di dovermene scusa 
re. perchd e sempre una rea 
zione alia societa ed e una 
reazione che e stata prodotta 
dalla societa. ed lo ritengo 
che sia la societa che ha pro
dotto questo a dover essere 
attaccata, non la reazione che 
si sviluppa fra un popolo che 
e formato dalle vittime dl 
quella societa negativa 

— Berton: Ma lei non cra-
de piii ad uno Stato negro? 

No. 
— Berton: Ad uno Stato ne

gro del Nord America? 
No. Credo In una societa 

nella quale la gente possa vi
ve re alia stregua di esserl 
umani sulla base dell'egum-
glianza. 

II diritto 
all'autodifeso 

// 24 gennaio 1965, ad 
una riunione deU'Orga-
nizzazione dellUntta Afro-
americana ad Harlem, 
Malcolm X dava lettura 
dt un tetegramma che 
aveva tnvtato al capo del 
Parttto nazista america
no, George Lincoln Ro
ckwell, sptegando che lo 
aveva scntto dopo aver 
asststito ad un telegutr-
nale durante il quale a-
veva vtsto il reverendo 
Marttn Luther King sbat-
tuto a terra da un rat-
zista * Se fossi stato 
presente. saret accorso 
m axuto dt King» ao-
gtunse ll contenuto di 
questo telegramma sem
bra quasi premonitore ed 
anche ammonitore. 

Questo 6 per awtsarvt cha 
non sono piii trattenuto dal 
combattere gll assertorl del
ta supremazia bianca dal 
movimento separatist* del 
Musulmanl Neil dl Ellja 
Muhammad e cbe se a cau
sa della vostra attuale agi-
tazione contro la nostra 
gente qui in Alabama do-
vesse accadere qualcosa al 
Reverendo King o ad al
tro americano negro che 
sua soltanto cercando dl 
usufruire dei propri dintti 
dl libera essere umano, vol 
e 1 vostri amicl del Ku 
Klux Klan dovrete rare 1 
conti con la masslma rap 
presaglia dl quantl fra not 
non hanno le man! legate 
dalla disarmante fllosona 
della non violenza e che 
credono dl dover assertre U 
nostra diritto airautodifeam, 
con qualslasi mezzo neaeav 
sario. 


