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Dopo Italia- Brasile 

Attorno 
a una partita 
di calcio 
li giudizio di un profano - Cosa c'e all'ori-
gine della esplosione collettiva di do-
menica? - Le mani sulla passione sportiva 

Io non sono nn - tifnso •, 
n6, evidcntemonlo, un lec-
nico del giuoco del calcio 
Ma capita talvolta li asustc-
re a gare sportive. Di cal
cio, appunlo, o di tennis, 
0 di sci. Ncl solo sport die 
pratico, credo di poterc, as-
sistendo ad una gara, dare 
un giudizio tecnico. Ncgli 
altri mi limito ad apprez-
zare lo spetlacolo. Ho visto 
la pariita Ilalia-Brasile. Mi 
i sembrato che i brasiliani 
giocassero francamcntc, e di 
gran lunga, moglio degli 
ltaliani. Due elemenli mi 
hanno colpito nel giuoco dei 
primi: la straordinaria capa
city di fusione tra estro m-
dividuale e impegno collet-
tivo e la calma, talvolta an-
che la lentezza studiata che 
sd trasiormavano improvu-
savente in azioni imprevedi-
bili e irresistibili. Visti in 
ripetizione, i goals dei bra
siliani hanno avuto tulti e 
qualtro queste caratleristi-
che: qualcosa di imprevedi-
bile e di irresistibile che na-
sceva dalla calma e dalla 
fusione tra giuocatore sin-
golo ed cquipe. 

G'i italiani non sono mai 
riusciti a giuocare in modo 
equivalente anchc se hanno 
impostato e condottn azioni 
con grande maestria. L'uni-
co goal segnato e slato, o 
almeno mi e apparso, un 
goal, come si dice, da ma-
nuale. II risuUato, dunque, 
per me profano, per me sol-
tanto spettatore, e stato per-
fettamente gmsto. Ne sono 
in grado di seguire il ragio-
namento dei tecnici sulla op
portunity di far giuocare 
questo o quel giuocatore: 
confesso di non saperne 
nulla. 

Devo dire, tuttavia, anche 
a costo di far inorridire gli 
sportivi, che assai piu dello 
spettacolo costituilo dalla 
partita — un bellissimo spet
tacolo — mi ha interessato 
quel che attorno alia parti
ta, prima e dopo, e accaduto 
in Italia. Naturalmente non 
ho percorso il Paese, in ven-
tiquattro ore, da un capo al-
l'altro, per poter azzardare 
di formulare un giudizio di 
assieme. Ma ho visto abba-
stanza per parlarne almeno 
in via di ipotesi. Credo die 
la prima cosa che si possa 
dire e che la gente si era 
preparata a festeggiare una 
vittoria. E quando, invece, 
c'e stata la sconfitta, non 
ha saputo ne voluto resiste-
re alia tentazione di far fe-
sta ugualmente. Come? Due 
cose mi hanno colpito: la 
partecipazione enorme, cre
do senza precedenti, e la ca
pacity di comunicazione che 
si e stabilita tra coloro che 
si sono nversati per le stra-
de, del centra come della 
periferia, delle grandi citta 
come dei piccoli paesi. Per
che? Io credo che alia base 
del fenomeno ci sia stata 
come una sorta di esplosione 
spontanea e collettiva con-
tro il modo abituale di vi-
vere. Cerco di spiegarmi me-
glio. Gent? sottoposla ad una 
disciplina severa, spesso in-
sopportabile di lavoro c di 
vita, gente che ha diflicolta 
terribili da sormontare quan
do ha bisogno di svago — il 
marc difficile e caro, la mon-
tagna spesso inaccessibile, le 
strade delle citta infrequen-
tabili — ha trovato il modo 
di sfogarsi, dando vita ad 
uno spettacolo colleltivo. Mi 
e vemito davanti agli occhi, 
improvvisaiicnte, in certi 
momenti, ta'luni aspetti della 
Parigi del maggio 1968, o 
megilio di squaroi della vita 
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Con edltorlale dl Enrico 
Berllnguer: « Rapportl nuo-
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— Per la famlglla: vuoto 
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fommlnile dl L. Contl. 

— La strage degll Innocen-
tl dl F. Torranova. 
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Infanzla dl M. Zappella. 

— Gil entl Inutlll dl R. Pol-
llnl. 

— La famiglla In una ge-
stione democratica della 
scuola dl G. Chlarante. 

— II « dlvorzlo » forzato del-
I'emlgrazlone dl N. Gallo. 

Tavola Rotonda «feml-
glia, fabbrlca, societa » con 
la oporale E. Colombo del
la Pirelli Blcocco, 0. Ma
rl della Ducatl Elettronlca, 
A. Romoll della Rotocolor, 
I. Villanl della Eltel, 

nel Quart lore Latino del 
mauRio 1SBH, Ossia, la 
Mesia fclicila di parlaroi 
a) di fuori di ogni con-
vin/.ione, di essere «li-
beri » al di fuori di ogni co-
strizione. Ho visto genie, 
soprattutto giovai.i, improv-
visare danze per le strade, 
al suono di strumenti del 
tutto stravaganti, frutto di 
fantasia eccezionale. Una le-
sta popolare, insomma, di 
proporziom del tutto ecce 
zionali ed ospressa con mez-
zi completamente insohti. 
Un modo, in definitiva, di 
lmpadronirsi, con 1 propn 
niezzi, delle citta, delle stra
de, della propneta colletti
va cosi spesso proibita o co-
munque cosi spesso inacces
sibile. 

Questo, credo, il fenomeno 
d'assicme. Che si e mamfe-
stato attorno a una partita 
di calcio e quindi attorno a 
qualcos,. di profondamente 
diverso, non paragonabile 
neppure lontanamente, evi-
dentemente, a cio che aveva 
dato luogo a manjfestaziani 
dello stesso genere nel mag-
gio francese. E tuttavia con 
un risultato per certi versi 
analogo, almono limitata-
mente a una forma di esplo
sione di liberta contro ogni 
forma di costrHone, senza 
naturalmente, ne la cariea di 
lotta ne la forza creativa di 
quella indimenticabile espe-
rienza collettiva. 

L'assieme, dunque, a mio 
parere, era questo. Ma all'in-
terno di questo assieme ci 
sono anche elementi che sa-
rebbe sbagliato tacere. Pri
ma di tutto — e qui siamo 
ancora ad un aspetto non 
principale della questione — 
e'era una diiferenza profon-
da tra il modo collettivo di 
dar vita comunque ad una 
festa e il modo individuale, 
piuttosto squalhdo, di ser-
vjrsi dell'automobile, addi-
ritlura individualmente, per 
far rumore. In questo se-
condo caso non e'era afl'atto 
un modo di liberarsi da ogni 
costnzione. Era, invece, un 
modo di alfermare, anche 
solo oggettivamente, la in
capacity di liberarsi dalla 
costnzione rappresentata, ap-
punto, dall'automobile qua
le mezzo di trasporto indi
viduale. 

Ma c'e anche altro. Si so
no visti, ad esempio, persino 
cartelb con negri impiccati. 
Que.sta e una espressione di 
razzismo, sia pure sportivo, 
estranea al nostro popolo. 
C'e stato, dunque, chi ha 
crcduto di poter sfruttare la 
passione sportiva a fini che 
con lo sport non hanno nul
la, ma proprio nulla a che 
vedere. A tentativi di gene-
re analogo non ha saputo 
rimmciare neppure qualche 
personaggio politico. Vi sono 
slati, anche, giovinastri che 
hanno tentato di costringe-
re gente che non confonde 
lo sport con un certo « pa-
tnottismo », assai sospetto, 
a inalberare bandiere. E an
che qui non e difficile sco-
prire la mano di chi ha ten
tato una tale operazione. E 
c'e stato, inline, chi, anche 
dagh schermi della televi-
sione, ha contribuito note-
volmente a far varcare il 
limite, quando un tale limi-
te e stato varcato, tra una 
sana passione sportiva e rna-
nifestazioni di nozionalismo 
di bassa lef.a. 

Queste cose vanno viste 
e dctte. Soprattutto quando 
ci si tjrova dl fronte, come 
ci si e trovati di fronte, 
ad un tentativo, in realta fal-
lito, di pescare nel torbido 
attorno a quella che rimane 
una bella partita di calcio. 
Che non tutti gli italiani, 
purtroppo, e anche questo 
va detto, hanno visto. Sia 
perche e falso che tutti ab-
biano un televisore a por-
tata di mano sia perche c'e 
gente, in Italia, e non poca, 
oppressa da tali diflicolta e 
problemi che non riesce nep
pure a concedersi lo svago 
innocente di guardare una 
partita di calcio alia lelevi-
sione Credo inoltre che hi-
sogna dire qualcosa sill mo
do come certi giomali han
no prcsentato, prima e do
po, la partita e le manile-
stazioni che ne sono seguitc. 
C'e stato un vcro e proprio 
incitameiito all'odio di razza. 
Qualcosa, cioe, di ignobile 
e comunque del tutto estra-
neo, per fortuna, all'assieme 
dei sentimenti della gente 
oomune. 

Queste sono soltanto alcu-
ne riflessioni che si aggmn-
gono a quelle gia fatte sul-
VUnita di ieri. Mi auguro 
che la analisi e la discussio-
ne del fenomeno cui abbia-
mo assistito continuino tra 
di noi e al di fuori di noi. 
Cio che e avvenuto, infatti, 
e abhastanza straordinario 
porchc passi senza lasclar 
traccia nella nostra azione. 
azione. 

Alberto Jacoviello 

Inchiesta sulla crisi che investc gli Stati Uniti alle soglie degli anni '70 

Neanche con le sue immense ricchezze, conquistafe fra I'altro a spese di mezzo mondo, questo paese e riuscilo a risolvere le sue contraddizioni interne - II di-
scorso sul «modello» - 1 limili struiturali del capita lismo e la rivincita silenziosa del socialismo - Quindi ci paesi al mondo hanno indici di istruzione piu ele-

vati, dieci hanno tassi di mortaliia intantile piu bassi - II punto centrale: la crisi, sempre piii profonda, delirimperialismo stiatunitense 

La violenza e sempre stala una componente pesan te della vita amencana, ma il fenomeno ha assunlo 
proporzioni piu gravi con la guerra del Vietnam. A n c h e i giuochi dei bambini ne sono influenzati 

Dal nostro inviato 
»I RITOHS'O D-U.L1 USA, 

(jiUQUO. 

Per piu di vcnt'anm l'Ame-
nca ci e stata prcsentala co
me 1'ideale, cm tutti avrem-
nio dovuto guardare. A Wa
shington e stato mi italiano a 
dirmi: «In fondo quello che 
noi tutti vogliamo e essere 
opulenti come loorj. Franca-
niente, non mi diceva niente 
di nuovo. Hon e forse cio die 
ci vanno ripetendo la mag-
gior parte dei giomali, la pro
paganda ulTiciale, i responsa-
bili del nostro paese? L'Ame-
rica e il « modello » cm tutto 
rocciclente europeo dovrebbe 
guardare. Qualcuno ha parla-
to piu elegantemenle di una 
« sfida » che ci giungerebbe 
dall'altia parte dell'Allantico. 
Ma la sostanza era sempre la 
stessa: 1'America vista come 
punto di arnvo cm potrem-
mo aspirare, se rniLinciassi-
mo a pensare ad una trasfor-
mazione sociahsta della so
cieta. 

Parliamo dunque di questo 
modello. In cio che puo avere 
di allettante — cioe, la sua 
opulenza — esso e semphce-
mente lrragiungibile, non per-
ch6 perfetto, ma semplicomen-
ter perche t'ondato sullo sTrut 
tamento della maggior parte 
delle ricchezze mondiali, delle 
risorse di altri popoli, e di 
altri continent!. La ricchez/a 
amencana e pagata da centi-
naia di milioni di affamati 
nel mondo, dalla misena di 
gran parte dell'umanita, dalle 
guerre come quella di Indoci-
na, dai colpi di Stato al Sud-
Amenca. In misura minore, 
ma non trascurabile. essa e 
pagata anche da noi. Nel mon
do sempheemente non ci sono 
abbastanza risorse da deprc-
dare per concorrere con loro 
sul loro terreno. 

Questa non e tuttavia che 
una osservazione preliminare. 
Resta assodato che il capita-
lismo ci ha dato negli Stati 
Uniti ci6 che di megho puo 
dare, essendosi sviluppato nel-
le condizioni piu favorevoli, 
con una ricchezza ineguagliabi-
le a sua disposizione, con pos-
sibilita di dominio che non 
hanno analogic o precedenti 
nel mondo. Ebbene, quali so
no i risultati? I risullati al-
l'interno della stessa America, 
intendo, non quelli all'esterno 
che pure andrebbero presi in 
considerazione perche parte 
essenziale essi pure del «si-
stema »? 

Lasciamo la parola a un uo-
mo, James Reston, il decano 
dei giornalisti americani, che 
pure del «sistema» non b 

certo avversario: « La cosa sor-
prendente — egli ha scritto 
il 27 marzo — in questo pae
se favolosamente ricco non e 
die tanta gente si organizzi e 
protesti contro la guerra, la 
ineguaglianza, il crimine, i 
prezzi inflazionati, il lavoro 
scadente, i poveri servizi e la 
politica inquinata come i fiu-
nu. ma che tanta gente tnlle-
n tutto questo con sentimen
ti di indifferenza o di unpo-
teii7a -a. Secondo il I'ilosofo 
Abraham Kaplan dcll'Univcr-
sita del Michigan, 1'amenca-
no meno fortunato, stordito 
dal mito deiraffluenza, <i si 
giiarda intorno e dice: siamo 

Ore di paura suile irofte aeree del Medio Oriente 

eing iraniano dirottato 
2 studenti e un bambino 

Hanno dichiarato di averlo fatto per protestare contro I'arresto di quattro universitari a Teheran, la mancan-
za di liberta e la collusione dello scia con Israele — Albanese residente in America « rapisce » un apparec-

chio della Pan-American per manifestare contro I'imperialismo 

Dili1 t̂urleuM univei'iitai'i ira-
niani. e il livitello dodicenno 
di uno di ev>i, hanno dirotta
to sulla capitale irakena un 
Boeing 727 delle aviolmee in
terne iraniane per protesl.ue 
— hanno detto — contro 1 ar-
esto di quattro studenti del 
Politecnico di Teheran, che si 
trova.no m pngione dal marzo 
scorso, e, piu m generale, 
contro la mancanza di liber
ta in Iran e contro la collu
sione tra il governo dello Scia 
e Israele Fra i 31 passeggen 
vi era anche il principe bcia 
ryar, hgho della principesvi 
Ashi'df, gomella dell'impera 
tore. 

Poco dopo il decoUo. con 
straordinario sangue treddo e 
fulminea rapidita. 1 Ire giova-
ni sono passati dallo scompar-
timento luriscico a quello di 
in'inia classe ed hanno rove-
sciato bottighe di benzuia sui

le poltrone, sul pavimento e 
sin \estiti di tre pa^segK^n 
amencani. tra cui 1 ing. Cnch 
tor. Lo stej-,0 hanno latto nel
la cabma di pilotaggio. Quai 
di. arnu in ])iigno, hanno or-
dinato a! comandante di pun-
tare su Bagdad, « altrimenti — 
hanno esclamato — daremo 
1'uoco a tutto ». II comandante 
ha prantamente obbedito. 

Poco prima dell'atterraggio 
a Bagdad, uno dei dirotlaton 
ha rivolto ai passeggen un 
brove discoi'M). chiedendo cor 
Icsemente scu.-̂ i « per tutto :! 
disturbo che vi abbiamo pto 
curato » e ^piegaudo l moti\'i 
politici deH'a/ione. 

A Bagel,id. i tre hanno cli'e-
sto asilo politico. I lfiro nomi 
sono: Massud llamidi, 19 anni, 
Ilossem .Volla/.adeh. 21 e AH 
.MollazarWi. 12 V.' la prima 
volta che un aoreo iraniano 
viene dirottato. 

TL CAIRO. 22. 
bu nnprendilore edile di on-

gine alb< ne.se residente ne-gli 
Stati L'u li. si e iinpadi'oniio 
<\.\ solo, Hamane, di un Boeing 
707 dell. P.tii-\nioncan di 
relto da 'IVheran a New York 
ua Beinit-Roma-Parigi, per 
manifestare la propria ostih-
ta — ha poi dichiarato alia 
polizia epiziana — verso la po
litica ini| enalista del governo 
american >. 

II dirotamento ha avuto mi-
zio alle 11,40, un'ora circa 
tlopo la imten/a dell'aereo <\,\ 
Beirut. In quel moniento il 
pilota Jo'm Burn ha awertito 
il radiofaiT) <ii Nicosia di ave
re « una Histoid puntata contro 
la sclnena » c di essere co-
stretlo a dirottare sul Cairo. 

Subito dopo 1'attorraggio, il 
dirottatoie ha fatto scendere 
l niembn dell'oquipaggio o 1 
pa^seggeri (fra essi vi era il 
capi di Plato maggiore irania
no, gen. Gharabaghi), ed ha 

sparalo alcuni col|n m aria 
per tenere lontana la jiolizia. 
Quindi ha : pinto gin per la 
scala il Burn, che d\'c\ a trat-
tenuto come ostaggio. o lo ha 
segiuto lenendogli sempre id 
pislola puntata alia scluena 
Inline, alzando le main, si e 
arreso agli agouti egiziani 

Attra\'erso le dichiara/.iom 
di un'hoste.ss, la tedesca Ve
ronica Kallmann, e del co 
mandaute Burn, i moment) *-a 
henti dell'episodio sono stati 
cosi ricoslruiti. L'albaneso 
(« un gio\'ane magro. pall.dn, 
ed apparentemente molto spa-
ienta(o») si e avvicinato al
ia giovane donna con la pi-
stoia in mi no e le iia conso 
gnato una borsa dicendolo 
* Vuole teiurla, per tax ore, ed 
acoompagn; run in caDtna' ». 
L'hostess ha ob'jedito. Entrato 
in cahina, i ^ pirata ^ la pun-
tato I'anna contro il Burn e 
gli ha dett '• t V'nglio andore 
al Cairo, r-on esifei6 ad uc-

ciderti. IIo una bomba nella 
borsa ». Quindi ha ordinate 
di non dire nulla agli altri pas
seggen, ed infatti il Burn si 
6 hnnlato ad avvcrtiro che, 
per molivi tecnici. a\rebbe 
latto una sosta al Cairo. 

Alcuni particolari dell'episo
dio non sono ancora clnan. 

Alle 10 (ora itahana) l'aereo 
ha npreso il volo verso Roma-
Pangi-New York, con tutti i 
passeggeri a bordo, tranne 
l'dlbduose 

BERLINO, 22. 
L'agenzid della RDT, ADN, 

int'ornia che un aereo da t,u-
nsnio della Germania ovest ha 
\MOlato lo spazio aereo della 
Germania democratica, ed 6 
stato quindi nitercettato dalla 
caceia e coslretto ad attenare 
presso la citta di Eisenach, a 
circa 60 km dal confine. A 
bordo del veli\olo e'erano due 
peraone. 

entrati m paradiso ed e del 
tutto uguale al pesto che ab-
bia.no appena lasciato: ma so 
questo o il paradiso, perche 
io sono cosi miserable? », 

La realta e che, neanche con 
la sua immensa ricchezza, 
questo paese e riuscilo a risol
vere le sue contraddizioni in
terne. Le ha semplicemente 
mascherate per un certo tem
po, grazie a compiacenti leg-
gendo. Al colmo della sua opu
lenza esso si trova cosi con 
decine di milioni (chi dice 
quaranta, chi ctnquanta) di 
poveri fra la sua popolazione: 
non solo negri, messicani, por-
toricani, supei'.stiti c derehtti 
mdiani, ma anche bianchi del
la regione niinerana dell'Apa-
lachia e del slid, veechic o 
contadini con poca terra. II 
nostro sistema » — scriveva 
di reeente proprio il A'eio 
York Times — si e rivelato 
incapace di risolvere questo 
suo contraslo di fondo- 1'esi-
stenza di vasle zone di po-
danza e alio sprcco. Cosi puo 
accadere che anche nella cele-
brata America del benessere 
— cosi come ha affermato Ti
me tempo fa — il blue collar 
worker, cioe l'operaio «sia 
convinto che la prosperity sta 
passandogh vicina sen/a rag 
giungerio ». 

Anche quando linnno reah/-
zato balzi produltivi senza pre
cedenti nella loro storia e han 
no affrontato con successo la 
rivoluzione tecnico scientific!, 
rendendo la testa ill numero-
si settori del progresso moder-
no, gli Stati Uniti non sono 
stati in grado di colmare i lo
ro ritardi, spesso sensibih, in 
altri campi. Vi sono quindici 
paesi al mondo che hanno in
dici di istruzione piu eievati, 
dieci che hanno tassi di mor-
tahta piu bassi. Pareechi pae
si hanno nughori sistomi di 
assistenza samtarie e di sicu-
rezza sociale. A New York an
che molle porsone, che \dvo-
no tult'altro che male, trema-
no all'idea che un'improvviso 
malanno possa costringerle a 
ehiedere un ricovero in ospe-
dale a cento dollari al giorno 
(133.000 lire circa), solo in par-
le ncoperti — e non per 
molto tempo — dalla loro as-
sieurazione malattia 

Per alcuni anni ci b stato 
assicurato ed c stato assicu-
rato agli americani che le co
se sarebbcro cambiate presto. 
Gli slogan relorici abbonda-
vano. Si e parlato di « nuova 
frontiera » di « guerra alia po-
verta », di « grande societa :». 
Si era in piena euforia per il 
boom degli anni s sessanta », 
Poi anche i miracoli futuro-
logici sono stati silenziosa-
giovane venticinquenne 'crive: 
«Io ho perso la fiducia nella 
volonta dell'America di rifor-
marsi. Ho vissuto coi poveri, 
mangiato il loro cibo, dormito 
nei loro letti, insegnato ai lo
ro bambini, neH'Alabama, nel 
Vermont, a Watts. Connsco la 
loro amarezza e la condivido, 
John Galbraith ha osservato 
di reeente che « il liberahsmo 
e stato eccessivamente tenero 
verso i ricchi ». Una sorpresa 
per i iiuciah, un dato di fat
to pir I poveii. A costoro i 
proge'ti di nforma hanno por-
tato solo promesse... Essi han
no a.ccoltato 1'America libera-
le clie prometteva cibo, men-
' :e guardavano i loro piatti 
vuoti». Nulla di fatto tutto 
ci6 sarebbe sorprendente se 
non fossimo nel paese piii ric
co del mondo. Non e proprio 
questo contrasto la vera causa 
quasi mai confessata, del pro-
fondo malessere americano? 

Nessuno pu6 sostenere che 
per l'esistenza di simili con-
trasti siano colpevoli gli ame
ricani, cioe la semplice gente 
di questo paese - continente. 
Al contrario, anche oggi, per 
poco che si viva in mezzo a 
loro, si resta colpili dalla ca
pacity di lavoro, dall'eccezio-
nale spirito di intraprenden-
za, dalla tenacia e dalle cono-
scenze teeniche della maggior 
parte degli americani. uoniini 
e donne che siano. No, la 
colpa non e loro, almeno, non 
e principalmente loro, se tan-
te cose non vanno. La sola 
spiegazione comprensibile 6 
pioorio quella che fa risalire 
la responsabihta al « sistema » 
m quanto tale, ai suoi confht-
li e ai suoi sprechi, alia sua 
fnndamentale inguistizia. Se 
una colpa va attnbuita agli 
americani, e quella di crede
re ancora troppo ai miti su 
cm questo sistema si regge. 

In un paese, dove era stain 
messo totalmente al bando, il 
socialismo prendo oggi una sua 
silenziosa rivincita. Quando per 
deviare I'atteiuione del pub-
bhco, specie giovanile, dai piu 
brucianti problemi, Nixon lan-
cia una crociata contro la 
unWutiOM, cioe contro rinqui-
namento deH'ambieiite natura-
le. ottiene un induhbio effolto 
nianon proprio quello in cui 
egh aveva sperato: i giovani 
si agitano, infatti. ma accu-
sano i monopoli, le corpora
tions, principal! rosponsabili 
di queH'inauinamento per il 

barb.iro saccheggio delle risor
se na/ionaii. cm si sono dedi
cate m nome del massimo 
profitto e anche pubblicazioni 
moderate ammettono che 
t non vi e abbastanza piainfi 
cazione neU'econpmia ameri-
cana ». Pcrfino le invenzioni 
usato a suo tempo per incu-
tere terrore del socialismo si 
riloreono ora contro il s- mo
do di vita americano». Non 
si era accusalo il sociali
smo di « distruggere la fami
glla »? Oggi in crisi 6 la fa-
miglia amencana e la logge 

! suH'aborto legale, citata un 
I lempo come un'aberrazione le-
' ninista, 6 gia stala introdolta 
j d,] diversi Slati americani. 

Quante persone ho trovato 
che, pur riconoscemio le con
traddizioni degli Stali Uniti, 
s> sono affreltat iad aggiunge-
re: si, ma gli schemi marxi-
sti non sorvono a nulla e il 

niarxismo, ridotlo a schemi 
non 6 piii marxismo. Perso-
nalmente, io sono stato piut
tosto colpito da un'indicazione 
opposta: I'esti'ema validity di 
un'analisi marxista, certo non 
dogmalica. per avvicinarsi ai 
problemi della realta amenca
na. II valore esemplare che in 

1 essa ntrova. se intesa con CO 
i ragg'o. r.malisi leninista del 

I'imperialismo / 

Ccrlo neppuie il socialismo 
ha morloiii gia pronti. capaci 
di rornire una nnracolistica ri 
cetta per la solu/ione doi jiro 
blemi amoncani. che comun 
que de\'e jiassare per un lor 
montoso processo di crisi del 
I'imperialismo statunilense 

Nessuna delle esperien-
ze storicamente fatte sinora 
puo essere un'alternativa gia 
pronta per questa societa. Cio 
pesa in modo ncgativo sulla 
sinistra americana e spiega 
quel difficile processo di ncer-
ca e di frantumazione che in 
essa e in corso. Ma tale con-
statazione, a mio parere, de-
ve esemplicemente suggerirci 
quanto sia vano e a lungo an-
dare controproducente ridur-
re il socialismo a una questio 
ne di « modelli t, fissi e quin
di impossibili, anziche veder-
lo come un complicato pro
cesso storieo, in cui le espe-
nenzc gia fatte, con tutti i lo
ro hmili, hanno un loro po-
sto, ma in cui non e lecito 
fermarsi, non vedere cioe an
che la necessity di un supera-
mento di tali esperienze. In 
un processo di questo genere 
le forze rinnovatrici della so 
cieta americana, per quanto 
embrionali e disperse, posso-
no trovare una loro funzio-
ne ed essere quindi — forse 
pill di quanto oggi non sia 
dato di vedere al nostro 
fianco. 

Giuseppe Boffa 

I precedenti nrtlcoll sono st8?l 
pubbllcotl net glornl 17, U, 26, 
28, 30 magglo, 2, 4, 5, 13, H 
e 19 giugno. 

SI decesso di 

E' deceduta a Rom,i all'etn 
Hi 45 anm e do]X) una lunga, ine-
sorabile malatlia, Adelaide Ma 
ria Jemolo, moglie del compa-
gno Lucio Lombardo Radice, I] 
deeesso ^ av\'enulo \-enerdi 
scorso, ma e sUto reso nolo 
solo iori, a oseqme avvenute, 
per espres^a \x>lon(a deU'estintfl. 

Figha del nolo studioso cat-
tolico e domocralico, Arturo 
Carlo Jemolo, Adele Maria eb-
be dalla fanupba collivato 
1'aniore per la liberta e la giu-
slizia die in lei s'innesto in un 
caraUcre di gonerosa parteci
pazione ido.ile e di impegno ci-
\ile Giovfinissimn, partecipo al-
1'allnila dei gruppi dei gio\am 
mtollctluali vomani antifascisli 
negb ul'imi anni della ditlatn-
IM. 10 fu in quel difficile pe-
nodo che conobbc cohu che sn-
rol>bc divcnulo conipagno di tut-
ta la sua vita. Dopo il 25 hi-
gho, dnenne i'tliva niilitante 
della Resisten7a c di quella sua 
compnnenle femimmlo che tan-
to peso pratico e morale ebhe 
nel movmiento clandeslino ro-
mano Con la hhcraziono, il suo 
impegno ebbe pirlicolnre risal-
to ncirUnivcrsit i ovc si aggre-
gawmo le prin e forze demo-
cratichc e di sinistra. Negli an
ni '~n trasfontaii col mahlo in 
Sicilu visse o partecipo al 
\asto moMineiro di rinascita 

Adelo Maria 1 ombarno Rndi-
co. neH'areo Ivopo bivve dolln 
MM \ iM eniei,,:e conic una fi-
cm\i. .illo -;tcs^o temiK> tipu'a 
e distinlis^ima. di quella Rio 
\entu intellettn;i!e romann che 
daU'antifascismo povvotmo Alia 
nuh?ia di Rimsti.i, con una for
te inipronta d, te^timonianza 
uloale e morale 

Al caw coniP'igno Lucio, ai 
fmh Daniele, Marco e Giovanni, 
ai congnmti luttli il commoa-
so, fraterno cordoglio d»l-
r* UmtA ». 
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