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IL SIONISMO 
CONTRO GLI EBREI 
Un giudizio di Isaac Deutscher e uno del rab-
bino inglese Lucien Wolf - La lotta di Al Fatah 
per una Palestina dove musulmani, cristiani 
ed ebrei possano vivere con eguali diritti 

Che cosa ha significato e 
che eosa significa il sioni
smo per gli ebrei che vivo-
no fuori di Israele, per le 
centinaia di comunita ebrai-
ehe sparse per il mondo; 
che cosa esso ha dato ed of-
fre loro come prospettiva 
di soluzione dei loro proble-
mi, che sono problemi di 
progresso e di emancipa/.io-
ne genorali, ma sono ancho 
problomi di difesa e di pre-
servazione tlelle proprie par-
ticolatita « nazionali » e cul-
turali? E' qui che si toccano 
le maggiori distorsioni pro
vocate da una idcologia che 
dislrae le masse ebraiche 
dai loro vcri obiettivi di 
emancipazione, e — anziche 
promuovere la ribellione 
contro ogni atto di diserimi-
nazione e di persecuzione — 
invita gli ebrei a fuggire, 
facendo grosso modo questo 
discorso: • La nostra patria 
e altrove. Qui noi siamo sol
tanto eittadini ospiti, e come 
tali non possiamo ccrto pre-
tendere una piena egua-
glianza di diritti •. Oppure, 
anche: «Soltanto 11 possia
mo sonlirci completamenle 
sicuii; qui non e casa nostra, 
e possono da un momento 
aH'a'iro — se lo vogliono — 
motlerci alia porta •. Che e 
un modo come un altro, a 
ben vedere, di riconoscere 
una qualche sorta di diritlo 
al persecutore. 

Possono senz'altro suona-
re, queste, come estrapola-
zioni polemiche eccessive 
e fuori luogo: eppure e 
su quest! temi che si sono 
svolti gli appassionato di-
battiti che hanno accom-
pagnato aH'interno del mon
do cbraico, il sorgere e l'af-
fermarsi del sionismo. E 
non e certo per caso che 
questo movimento, noi suoi 
cento anni di storia, abbia 
trovato allcati di regola pro-
prio nelle forze della destra 
dei singoli paesi dove si po-
neva un problema ebraico, 
e sia stato invece decisa-
mente combattuto dalla cor-
rente leninista del movi
mento operaio socialdemo-
cratico russo e dalla terza 
Internazionale. 

Vale la pena rileggere 
queste righe scritte da Isaac 
Deutscher in uno dei suoi 
saggi: « In quel periodo 
(siamo nell'opoca del primo 
conflitto mondiale) anche il 
sionismo comineid a evol-
versi da noi come movimen
to politico, grazie agli ap-
poggi che trov6 soprattutto 
nelle comunita ebraiche del-
l'Europa occidentale. Oc-
corro renders! conto che 
sino alio scoppio della se-
conda guerra mondiale la 
grande maggioranza de-
gli ebrei est-europei rimase 
eontraria al sionismo: e un 
fatto, questo, che sfugge so-
vonto a molti ebrei e non 
ebrei occidentali. (...) Gli 
avversari piii fanatici del sio
nismo erano proprio gli ope-
rai: coloro che parlavano 
yiddisch e si con9ideravano 
ebrei erano gli oppositori 
piu decisi deU'idea di un 
esodo dall'Europa orientale 
verso la Palestina. (...) Nel-
I'idea di una evacuazione, di 
un esodo dai paesi in cui ave-
vano le loro residenze e in 
cui i loro avi avevano vissu-
to per secoli, gli antisionisti 
vedevano Vabdicazione ai lo
ro diritti, un cedimento a 
pressiom ostili, un atto di 
resa all'antisemitismo. Per 
essi I'antisemitismo t'ovava 
il suo tnonfo nel siomsmo, il 
quale in pratica ammctteva 
come legittimo e valido il 
vecehio grido di " Ebrei, an-
datevene!"». 

Antisemitismo 
Ma ancora piu esplicito e 

questo giudizio del rabbino 
inglese Lucien Wolt (1902) 
riportato dall'Encicfopedia 
ebraica: «Teodoro Herzl e 
coloro che ne condividono le 
idee sono in realta dei tra-
ditori deU'ebraisino, ed in 
parte essi stcssi complici di 
queli'antisemitismo che di-
cono di voler eliminare. Ma 
con quali argomenti i pae
si europei, che gli ebrei stes-
si dichiarano di voler abban-
donare, potrebbero giustifi-
care la loro intonzione di 
voler trattenere le comuni
ta ebraiche? E pei'ch6 mai 
dovrebbe essere concessa 
agli ebrei la parita civile, se 
gli ebrei stessi sono i primi 
ad abbandonare le loro po-
sizioni e a proclamarc che 
la loro situazione attuale e 
quella di semplici ospiti tern-
poranei? ». E Pamcricano 
Laurie Magnus (1902): « II 
sionismo e una lotta che e 
un non lottarc, un abbando
nare il campo, un evacua-
re; (...) nel sionis'uo e in-
sito un grosso pericolo, in 
quanto esso costituisce il na-
turale e costante alleato del-
I'antisemitismo, e la sua piu 
tolida giustifieazione ». 

La conelusione cui per-

vengono queste valutazioni e 
troppo esplieita per clover 
essere ulteriormente com-
mentata. Essa puo essere co-
nuinque riassunta in una so
la frase: il sionismo, nemico 
prima di ditto degli stcssi 
ebrei, al pari di ogni idco
logia che si adoperi a divi-
elere e a contrapporre gli 
uomini non in base alia loro 
collocazione sociale e di clas-
se, ma in base alle loro con-
vinzioni religiose, o al colore 
dei loro pigmenti opitoliali, 
o alle differonze etniehc e 
culturali erette a barriera. 

Conseguenze 
Fu Lenin rhe porto queste 

considerazioni alle eonsc-
guen/.e piu lucide; Lenin, 
che nei confronti del sioni
smo come di ogni alfra ideo-
logia borghese «separati-
sta » condusse come si di
ce va una battaglia tenace e 
permanente, e senza conces
sion!. Nei suoi numorosi 
scritti e discorsi sul tenia 
— vedi tra gli altrl le « Note 
cnticlie » del 1913 — egli, 
mentre prende owiamente 
decisa posizione contiro ogni 
sorta di privilogio nazionale 
e per il pieno Hconoscimen-
to dei diritti di ogni nazio-
ne e minoranza nazionale, 
denuncia pero soprattutto 
— e con decisione ancora 
maggiore — ogni forma di 
« nazionalismo <• e di • se-
paralismo • nazionale, indi-
viduato come uno dei veicoli 
per mezzo dei quali la bor-
ghesia cerca di penetrare 
tra le masse popolari. «II 
marxismo — egli scrive — 
e inconeiliabile con il nazio
nalismo, sia pure nella sua 
forma piii " giusta " e " pu-
ra" , raffinata e civile. II 
marxismo sostituisce a ogni 
nazionalismo l'internazionali-
smo, la fusione di tutte le 
nazioni in una unita supe-
riore, che si svUuppa sotto 
i nostri oechi con ogni mio-
vo chilometro di ferrovia, 
con ogni nuovo trust inter
nazionale, con ogni nuova 
associazione operaia (...). II 
principio di nazionalita e sto-
ricamente inevitabile nella 
societa borghese, e il marxi-
sta, tenendo conto di questa 
societa, riconosce pienamem 
te la legittimita storica dei 
movimenti nazionali. Ma, 
perche questo movimento 
non si trasformi in un'apo-
logia del nazionalismo, biso-
gna che esso si limiti stret-
tamente a oi6 che vi e di 
progressive in tali movimen
ti, e indispensabile che que
sto riconoscimento non offu-
schi la coseienza proletaria 
mediante 1'ideologia bor
ghese ». 

Potra apparire a prima vi
sta non del tutto risponden-
te ai canoni, ma 6 certo che 
se vogliamo ritrovare — tra 
le posizioni che si fronteg-
giano oggi nel Medio Orien-
te — una qualche eco di que
ste enunciazioni di Lenin e 
di questa impostazione in-
ternazionalista, la ritrovia-
mo in primo luogo nelle 
enunoiazioni 0 nella piatta-
forma internazionalista de
gli esponenti del movimen
to di liberazione palestinese, 
Al Fatah in particolare. In 
modo assolutamente inequi-
voco, in tutti i loro discor
si, l'attacco viene porlato al 
sionismo e airimperialismo 
americane che sta dletro ad 
esso; mai all'cbreo in quan
to tale, o alia stessa comu
nita ebraica che vive in 
Israele. Malgrado le condizio-
ni in cui si svolge la vita e 
la lotta di questo popolo, es
so si batte per l'ormai noto 
obiettivo di costruire in Pa
lestina uno Stato comunc in 
cui ebrei, arabi, musulma
ni, cristiani, convivano con 
identici diritti. 

Riportiamo di seguito due 
passi di loro dichiarazioni 
che ci sembrano significati-
vi. « Consideriamo nostro 
dovere, di umanita e di fra-
tellanza, liberaro gli ebrei 
dai giogo del sionismo, che 
provoca ad essi non minori 
danni di quant! ne causa 
agli arabi palestinesi. (...) 
Noi non vogliamo che gli 
ebrei lascino la nostra pa
tria comunc, perche ritenia-
mo che insiemc saremo in 
grado di costruire uno Stato 
moderno, dinamico e prospc-
ro» (Kemal Nasser, Al 
Fatah). 

Potra scmbrare tutto que
sto a prima vista inspiega-
bile, dicevamo; ma lo sara 
di meno se riflctteremo alia 
situazione particolare in cui 
si 6 venuto a trovare il po
polo palestinese: un popolo 
che ha perso tutto, un po
polo che non ha oggi nel 
suo seno classi padronali, un 
popolo che non ha — alio 
stato — terro o propricla da 
difonrlere Ma sarebbe que
sto, certamente, un tema da 
approtondire. 

Piero Della Seta 

IIpresidents USA sta ripagando i voti dei «grandi elettori> del Sud 

I razztsmo (Morale 1 Won 
Si manifesta sempre piu evidente una inversione di tendenza al processo di «integrazione» tentato da Kennedy — II lungo, 
equivoco, allarmante discorso del 24 marzo — Le garanzie segregazioniste offerte da Spiro Agnew e John Mitchell — As-
salto nel South Carolina ad un pull man di negri — La linea del «benevolo oblio» ispirata dalla Casa Bianca 

ON' AMERICA INFETTA DI FASCISM© 

L'Amerlca in fuga dalla realta, 1'America violenta, I'Americn infetta dai germl d'un nuovo fascismo: 6 II tema rLorrente (oltce che in « Zabriskie Point » del 
nostro Antonioni) in molti f i lm che ci vengono dagll stessi Stati Uni l i . Fra queste significative testimonianze si colloca « Easy rider », opera di due giovani 
attori-produttori-registi, Dennis Hopper e Peter Fonda/ i f|uali vi denunciano, senza mezzi termini, la nattira feroce e criminale del « perbenismo » ainericano. 
Nella folo: un'immagine di « Easy rider », con Dennis Hopper e Karen Black 

La spinta di base del decentramento sta modificando la vita di JVtilano 

Con i consigli dl zona diventano 
protagonisti nella propria citta 

II biglietto unico sui mezzi pubblici, una diversa politica urbanistica e la battaglia intorno alia linea 
1 della metropolitana — I nuovi rapporti fra le diverse forze politiche e all'interno degli stessi partiti 

Da una organizzazione 

internazionale 

Documentafe 
le torture 
infilffe dcsgli 

liani 
• • • 

a prigionien 

LONDRA, 1. 
In un i-apporlo pubblkdlo 

da « Aninistia internaziona
le », un'organlzzazione che si 
interessa del Irattamenlo al 
detenuti politic! nel mondo, 
le autorita israeliane sono 
accusnte dl torturare, sotto-
ponendol! a percosse, scosse 
elettrlche e scottature di si-
garette, I prlglonieri arabi. 

L' organizzazione dichiara 
che II ropporto e docunien-
tato da fotografle e da te
stimonianze. Eccone alcune. 

Un arabo di 30 anni, In 
carcere per due mesi, ha 
dichiarato agli cstcnsorl del 
documento dl essere stato 
legato a un tavolo e fru-
stato, mentre con un col-
tello gli facevano tagtl sut 
collo e con una slgaretta 
accesa gli bruciavano il pal-
mo delle mani. L'organizza-
zione dichiara d| avere foto 
che documentano le fertte 
dcil'uomo e un rapporto me
dico. 

Un altro arabo dl 40 anni 
afTcrmo di essere rlmasto 
privo dl sensl per diverse 
oro dopo ossero stato sot-
toposto a scosse elettrlche 
Allorctlc rifiuto dl bere un 
bicchiere dl urlna, la tortu-
ra contlnuo. 

Trasferito In un'altra prl-
glone fu spogllato nudo e so-
speso con man! e pledl legati 
n una flnestra e quindl per-
cosso. 

Dalla nostra redazione 
MILANO, aprile 

Da lunedi 9 marzo a Mila-
no si viaggia sui mezzi dl 
pubblico trasporto eittadini 
a taritfa oraria. Un'ora di 
viaggio, usando qualsiasi 
numero dl linee, costa un so
lo biglietto. I lavoraton che 
abttano In estrema penfena 
e che per andare al lavoro 
prendono due o piu mezzi di 
trasporto, pagano una sola 
corsa di un'ora al prezzo pre-
ferenziaie di 50 lire. 

La notte del 19 dicembre 
scorso ii consiglio comunale 
a grande maggioranza — con-
trarie le destre — ha votato 
una sene ch dclibere, prese.i-
late per tnizlative del grup-
po comunlsta, con le quail la 
giunta e Impegnata a cambia 
re strada per quanto riguar 
da la politica urbanistica, II 
rilascio delle licenze di edi 
ficazione e di demolizione il 
vincolo delle :a'ee urbane da 
destinare alt'edilizia popola-
re e ai servizi. 

II prolungamento a ovest 
della linea 1 della metropoli
tana, attorno al quale si e di-
scusso accamtamente e sor-
damente per anni, si fara. ver
so il comune esterno di Pero 
passando per tie grossi quar 
tier! peritonei - il Qt8, 11 
Gallaratesc, il S. Leonardo — 
dl edillzia popolare. Delinltl-
vamente bocciata 1'idea, cal-
deggiata da buona parte del 
la giunta, dl realizzare la 
« metropolitana degli lppodro-
ml» che avrebbc valorizzato 
tutte le aree di una gi mde 
immobiliaie propiletarla dl S 
Siro e clintornl. 

Abblamo elencalo solo alcu-
nt problemi per t quad I co-
munistl, spesso insleme ad al-
tre toize di sinistra, si batte 
vano da molti anni, che ban 
no trovato finalmente una li-
sposta positiva In ronsiglio 
comunale sotto la pressionc 
diretta della citln che dai 
marzo del 19G9 dispone dl 
uno strumento nuovo per fa
re valere i propri dnlttl e i 
proprl orienlamcntl sulle 
scelte dl fondo della politica 
comunale: il decentramento, 
articolato in 20 consign di zo
na, ciascuno composto da 20 
membri rapprescnlalivi delle 

forze politiche present! in 
consiglio comunale. 

Che l'csecutivo tenda a re-
sistere il piu possibile a que
sta pressione, che cerchi di 
nnviare t'a.ssolvimento degli 
impegni che gli provengono 
dalle prese di posizione del 
consiglio comunale, dove sem 
pre piii spesso la maggioranza 
si determina sulla base del 
dibatlito che eslste nei no-
ni e nei quartleri fuori da-
gli schemi precostltuiti della 
alleanza DC PSI-PSU non 
cambia la sostanza del 
problema. Resta questa real 
ta: la nomina dei 20 consi
gn di zona, a conelusione di 
una lunga battaglia contro la 
ammimstrazione accentiata, il 
riconoscimento per 400 citta 
dlnl di essere rappresentanti 
ufficiah del rioni e dei quar-
tieri con il potere dl discute-
re di tutti 1 problemi, gran-
di e piccoh che sono all'or-
dine del iiiorno dell'ammini 
strazione, sia a livedo dl seel 
te politiche che di esccuzio-
ne ha di colpo mulalo il rap
porto citLadini-comune. Nel 
senso che I eittadini hanno 
in concrelo potuto estrinse-
care la coseienza dl essere del 
protagonisti della vita clttadl-
na e non degli «amministra-
ti ». 

Occoric dire che chi ha In 
mano il governo della citta 
stenta a premiere atto dl que
sto nuovo rapporto; che spes
so si usano l meccamsmi bu-
rocralr'l per impcclirc al con
sign di zona dl csercitaie I 
toro poterl sia pure consul-
tivi. die troppo ancora cl si 
serve della tallica del rlnvio 
e dell msabbiamento. 

Ma la spuria provemente 
dai decentramento rtesce 
ugualmente a far sentire la 
piopru lntluenza mnaiuitul-
to modificando ijrolondaincn-
to I ii ppoili tra le vane lor-
ze politiche e airmtcrno del
le stes^e torze politiche. Non 
molte settimane ta st dlscu-
teva in consiglio una mocttli-
ca at rcgolamento sul lunzto-
namenlo dpi consign dl zo 
na L' dleaii/.a 1 r,\ centra si
nistra e destre net 1068 ha in-
talti varato un rcgolamento 
restntlno al ma--smio, che 
prevedeva, tia l'altro, lo scio-
glunento del conslgli di zo
na contemporaneamente alio 
sclonhiiicnto del consiglio co
munale. Inutilmente allora 

comunisti, sinistre socialiste c 
aelisti si batterono per otte-
nere che la struttura decen-
trata continuasse a vivere sen
za interruzioni (anche in ca
so di gestioni commissariali o 
nel mcsl delle elezioni e del
le tratlative per la nuova am-
ministrative) garantentlo ai 
consigli dl zona pieno funzio-
namento fino all'avvicenda-
niento postelettorale 

Quello che non fu possibi
le nel 1068, e stato possibile 
poche settimane ta per la so-
pravvivenza del consigli di zo
na anche a consiglio comuna
le sciolto, hanno vota.o non 
solo le forze di sinistra ma 
anche le forze moderate e dl 
destra che appoggiano l i 
giunta; gli stessi liberal! — 
contrari in hnca dl princi
pio — hanno dovulo npie-
gare sull'astensione poiche da 
tutti l consigli di zona, sen
za distinzioni di partito, li-
berali eompicsi, era pervenu-
ta la rivendlcazione della so-
pravvivenza del decentra
mento. 

II settore nel quale piii sor-
prendente — e deternunante 
— si e dimostrata la presen 
za del decentramento e quel
lo della politica urbanistica, 
della costruzlone (o distruzio-
ne) della citta. Nel giro dl un 
anno soltanto sono diventati 
tempi lontani quelli in cui 
In consiglio comunale dai 
banchi comunisti c delle sini
stre si levava, Inascoltata, 
la voce degli specialisti in ma 
teria a tallonare l'amminlsti'a-
zione, a niettcrla sotto accu 
sa per le violaziom del pia 
no regolatore. a denunciare 
lo scandalo della mezza Mila-
no coslriuta con «licenze in 
precano» a nvcndicarc una 
politica ispirata agll inleres-
si della eollctliviU e non del
le grandi immobiliari. 

Non appena si e avuto 11 
decentramento; non appe
na prcsso I consign dl zona, 
per volonla del consigli stessi, 
si sono mess! In movimento 
lo commission! uibamsllche 
aperte a, eittadini sceitl lo-
laltnente le tormule ntenute 
asti'ise 1 sono nvelate del
le realt! concrete, pcrfelta-
mente c impresc d ii eittadi
ni anche non spec allstl. Pa
role e trail dl gi rgo come 
«standail urbanistui » densl-
tii edil zle, urb, nizzazione 
primarla e seconda in, terzla-

nzzazione, legge 167 passando 
dai piano della discussione 
tra addcttl ai lavon a quel
lo dagli «addctti alle esigen-
ze» sono diventate element! 
di una battaglia politica cui 
lianno partecipato e parteci-
pano migliaia dl lavoratori, 
di donne, pensionati, ragazzl 
die vogliono spazi in cui muo-
versi e giocare, cbe non vo
gliono lasciare i vecchi quar-
tieri del centro atlaccati dal
la speculazione immobiliare 
che no vuol tare ufflcl dire-
zionali e banche, che si op-
pongono alia costruzlone di 
migliaia di metri cubi sulla 
umca area nmasta hliera nel 
quartiere che rivendicano la 
costruzione di scuole e dl 
asili. 

E' una battaglia che settl-
manahnente si esprlme in or-
dme del giorno che vedono 
l rappresentanti dt base del 
PCI, del PLI, della DC del PSI 
del PSU bocciare la variante 
al piano regolatore che sven-
tra il centrale e antico corso 
Garibaldi per fame un mo-
struoso stradone per ulfici, 
supermercali e grandi magaz-
zini, distruggendo 11 vecctilo 
insediamento popolare; oppu
re individuare t « falsi lotti » 
di aree da vincolare con la 
167 lalsi perche gia costruitl 
in deroga al piano regolato
re e per 1 quali la 167 sa
rebbe la eopertura legale po-
stuma per salvare comune e 
lmmoljlliari; oppure denuncia-
re al ministcro del lavori pub
blici la concessione illcgale 
di licenze edih/ie ad un'un-
mobibare che sta costruendo 
20 palazzl sul verde agnco-
lo in quel di Baggio: oppu
re promuovere petizioni che 
raccolgono migliaia di adesio-
ni per salvare dall'edilicazio-
ne ccrle aree e fame zone 11-
bere al gioco dei ragazzl. 

Parlando in consiglio comu
nale, 1'asscssore al dencentra-
mrnto ha affermato che In 
meno di un anno i consigli 
dl zona hanno lenuto assem
b l e alle quail hanno parte
cipato 120 mila eittadini. 

Sono lulti padri e niacin di 
tamiglin. ipovani lavoratori e 
student i che lianno trovato 
un canalc attrnverso il quale 
tar valeie le loro idee sn co
me devo essere organizzata 
e anmuniitrata la cltli. 

Renata Bottarelli 

Per una volta, Nixon man-
terra una delle sue promes-
se elettorali; quella fatta ai 
« grandi elettori » razzisti del 
sud, per un colpo di arrcsto 
del processo di «integrazione» 
avviato, anche se non senza 
contraddizioni e cedimenti, 
negli anni di Kennedy e di 
Johnson e per un rovescia-
mento della tendenza. Lo si 
ricava solo implicitamenlc 
dalla clulometrica dicluarazio-
ne die egli ha rilascialo il 
114 marzo sul tenia della sc-
,;regazione scolastica, che e 
•mo degli aspetti piu attuali 
•> scoltanti del problema. Ma 
ic si none conto degli av\e-
limenli, alcuni dei quali cl.i-
norosi. die quella presa di 
losi/.ionc hanno preccduto e 
,ollecitato, ogni dubbio scorn 
nare 

E' tra la fine di febbraio 
• '. gli imzi di marzo, diverse 
icUimane prima che il pre-
udente prendesse la parola, 
:he la stanipa americana ha 
•otto la «tregua» stabilita 
,u queslo problema, come gia 
,u quello del Vietnam, comin-

ciando a parlarc di un'aspra 
lotta sollerranea in corso nel-
l'apparato di governo. II nodo 
dello scontro, scrivevano i 
giornali, era la delinizionc, da 
parte del governo federate, del 
ruolo cbe spetta a quest'ul-
timo nell'applicazione della 
sentenza emessa nel maggio 
1954 dalla Corte suprema, che 
condanna come incostituzio-
nale la segregazione nelle 
scuole pubbliche (nelle scuo
le, eioe, finanziate dagli Sta
ti) e della legge del 1904 sui 
diritti civili, inessa a punto 
per darle corso. La sentenza 
della Corte non consente equi-
voci, noiclie respinge esplici-
tamente i'ipocrisia dei mezzi 
di istruzionc «separati ma 
eguali », posta alia base della 
legislazione razzista. La legge 
del '64, elaborata dall'ammi-
nistrazione Kennedy sotto la 
pressione delle grandi lotte di 
quegli anni e approvals sotto 
il mandato di Johnson, assi-
cura al governo fedcrale una 
anna cfCicace per superare la 
resistenza degli Stati; la pos-
sibilita di <s tagliare » l'assi-
stenza finanziaria federale a 
chi non e in regola con la 
legge. Si sarebbe servito il 
governo di quest'arma? Pro
prio questo era il punto. Ni
xon, infatti, aveva promesso 
ni razzisti di non farlo; la 
presenza di couservntori come 
Spiro Agnew e Jolin Mitchell 
rispettivamenle alia vice pre-
sidenza e alia testa del Di-
partimento della giustizia era, 
in un certo senso, la garan-
zia di quella promessa. Al Di-
partimento della sanita, istru-
zione e welfare sedeva inve
ce Robert Finch, l'unico mini-
stro « liberale » del governo. 

Alcuni mutamenti, non certo 
secondari, verificatisi nel qua-
dro della segregazione scola
stica, inlroducevano ulteriori 
dementi di complicazione. Nel 
momento in cui Nixon entra-
va alia Casa Bianca, il siste-
ma della segregazione legale 
cominciava a mcrinarsi nel 
sud, dove, secondo il Neio 
York Times, circa il vetiti 
per cento degli scolnri negri 
erano stati accolti nelle scuo
le « bianclie ». Ma 1'incessante 
espansione dei « ghetli » negri 
nelle aree metropolitane e la 
fuga dei ceti niedi « bianchi i> 
verso i suburbi aveva crealo 
nel nord una segregazione di 
fatto anche piu massiccia. II 
«dualismo» scolastico, anzi-
cbe attenuarsi, si era esteso 
e consolidate 

Come combatlere la tenden
za? Nel maggio drll'anno scor
so, la Corte suprema era nuo-
vatnente intervenuta nella 
questione, decretando che la 
liquidaziono del «dualismo» 
esigeva non soltanto I'apertu-
ra delle scuole « bianclie » ai 
negri desiderosi di rrequenlai'-
le, ma anche la costruzione 
di un sistcma « nel qua) < non 
vi siano piu scuole biancbe e 
scuole negre, ma semplice-
mente scuole». Tribunali di 
grado inferiore harno chio-
sto succcssivamcnte clie, co
me primo passo in quesla di-
rezione, si adotli una riparti-
zionc amministrativa tale da 
rompore i confini tra quartic-
n «bianchi » e « negri s, e 
che ampi scrvizi di Irasporti 
(il cosiddetto busing) siano 
istiUiiti per superare lo di-
stan/e geogralichc. Anclie 
queste misuro hanno susci-
lalo tulta\ la as|ire protcstc 
prcsso la popolazione «bian
ca », clic si c arroccata su 
una forma hnca di difesa: no 
al biiMiiiri, si alia * scuola di 

quartiere >\ E anche su que 
sic rivcndica/ioni Nixon si o 
ini|xignatn, nella campagna 
pi'csidenziale 

II « braccio di ferro » tra 
conservatori o fautori di un 
impegno del governo federale 
in senso anti-razzisla si 6 pro-
tratto, a quanto sembra, per 
oltre un anno, La mobihtazio-
no dei primi c cominciata in 
sordina, con una insistcnte 

campagna di criliche ufficio-
se, da posizioni « pragmatiste » 
ai « fallimenli » della desegre-
gazione e alle « ossessioni uto-
pisticlic dei hbcrali ». Contcn'-
poraneamente, un gruppo di 
parlamenlari sudisti |iropone-
vano, con i'appoggio del pre-
sidente, che anclie le scuole 
del nord praticanti la segre
gazione di fatto fossero priva
te dell'aiulo federale: un mo
do torluoso ma cITicace di 
guadagnai'e adesioni alia cau
sa razzista. Con la dcstituzio-
no di Leon Panella. capo del-
l'ufficio per i diritli civili del 
DipartiiiKMito dell' istruzionc. 
reo di aver cominciato ad 
applicaro la leggo nel sud 
tuna decisione che ha su-
scitalo la puliblica pnite 
sta di ducmila I'unzionari 
del Diparlimento, solidali con 
lin) e con l'allineamento di 
Finch alle posizioni dei con
servatori, la « svolla » prende-
va corpo e i razzisti ritrova-
vano la loro baldanza. 

Ai primi di marzo, a La
mar, una cittadina del South 
Carolina, una folia di razzi
sti assallava e rovesciava un 
autobus c.u'ico di scolari ne
gri, davanti all'ingresso di una 
scuola « desegregata ». La Casa 
Bianca deplorava formalmen-
te il disgustoso episodio. MB 
poclu giorni dopo essa annuiv 
ciava la nomina del vice-pre-
sidente Agnew d cui discorsi 
erano slati di incoraggiamen-
to ai facinorosi di Lamar) a 
capo di uno spccialc comita-
to di governo. competente per 
la «integrazione » scolastica 
nel sud 

Su questo sfondo si collo-
cano le clamorose nvelazioni 
del Washington Post e di al-
tri organi di stampa a pro-
posito di una serie di memo 
nali, circolati aU'inlorno del-
l'apparato di governo e con-
cementi, da una parte, gli 
impegni presi dai partito re-
pubblicano con i sudisti, in 
cambio di «sostanziali con-
Iributi > fmanziari; dall'altra 
le direttive a lungo lermine 
della Casa Bianca sul proble 
ma ra7ziale. In una di questi 
memorial], sotto|x>sti al pre-
sidcnlc da Daniel Moyniban, 
uno dei suoi consiglieri, si af 
ferma in sostanza che dei ne
gri si e parlato fin troppo 
e che, dopo i « progressi » rea 
lizzati, 6 soprattutto da auspi-
care «un periodo di benevo 
lo oblio». Lo scalpore susci-
tato dalla publilicazione del 
documento e slato cnonne. La 
formula e rimbalzata di edi
torial? in editoriale, E si e 
constatato che, se la firma 
era quella di Moyniban, la li
nea esprcssa dalle parole « be
nevolo oblio » calzava a pen-
nello con quella di Nixon. 

Sollecitato da ogni parte a 
« cbiarire » )a sua posizione, 
il presidente stesso ha in so
stanza confermato, nella sua 
dichiarazione-fiume, cbe que
sta intcrpretazione e giusta, 
se non addiriltura oltimistn. 
Certo, egli ha fatto formale 
prol'essione di fedelta al del-
tato della Corte suprema, o 
per il resto, si e espresso 
in modo tale che, come ha os-
servato un edilorialista, «tut-
la Washington si domanda clip 
cosa ha detto, cbe cosa hn 
sottinteso, die cosa ha omes-
so e, soprattutto, clie cosa 
realmente voleva dire ». Non-
dimeno, riall'orgia di parole 
emergono indubbie indienzio-
ni nel senso che il governo 
darn della legge in « interpre-
tazione » piu conservatrice: »-
vra « comprensione » verso la 
segregazione di fatto, che i 
ora il fenomeno di maggior 
nlievo, quando giudicherii cbe 
le resistenze siano sorrelte da 
« buona fede ». appoggera la 
« scuola di quartiere », si op-
liorra a « bruschi cambiamen-
ti » e scoraggorii inlerprctazio-
m « eslcnsive » 'a parte del
la magistratura. In pratien , 
nelle circostan/.e atluali, un 
segnale di via libera alia < ri-
segregazione ». 

Neppure puo esservi dub
bio sul fatto cbe l'inversione 
di marcia si estendera dalln 
scuola a ogni alf ) campo. II 
governo federale e gia al la
voro per modificare il rau>-
porto di forze all'interno del
la Corte suprema, attrnverso 
I'altribuzione di un seggio a 
Harold Carswcll, un oscuro 
avvocato della Florida i cui 
unici menti -ono la mediocn-
ta (>e giusfi che l modiocri 
siano r.ippreHMltatl », e il pa-
r.ulossale .ir jomento dei suoi 
soslenilori) i i trascorsi raz
zisti o per C'liendaro \,\ legge 
del 19B5 sul \oto ai negri, in 
modo da eliminate i controlli 
lederali sulle inadenipienzc. 
La legislazione ropressha 
,i\,m/,i La politica di Nixon, 
ha common ,Uo il senatoie 
negro Kduanl Brooke, sembra 
coiiMstore n<i fare < giusH-
zia sommaiia» del proble
ma raz/.iale 
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