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Due guerre 
AVEVAMO gia deciso dt 

trattare, questa setti-
mana, un argomento con-
nesso con le discussioni 
recenti e tattora in cor-
so sull'ordine pnbblico e 
sulla tesi degli « opposti 
estremismi», la tesi dei 
camerati c in pectore », 
qnando il telegiornale, 
che abbiamo ascoltato e 
visto poco fa, si e deci
so a pronunciare per la 
prima volta, da qnando 
sono cominciati i combat-
timenti nel Laos, la pa-
rola « ritirata » riferita al-
le truppe dt Saigon. Que
sta parola il giornalista 
della Raitivit Vha detta 
con una fatica che gli ha 
fatto tremare la voce. Ha 
detto anzt che le unita 
sudvietnamite < hanno ini-
ziato una manovra di ri
tirata », come sc avesse-
ro deciso di tornare in-
dietro per mostrarsi ori-
ginali: « Sempre avanti, 
sempre avanti, che noia. 
E se provassimo a vol-
tarci? ». 

tori la conoscono: e la 
medesima che li coglie 
in fabbrica o li prostra 
la sera nelle case gelate. 
Quando e ancora buio, 
appena sorge I'alba, i due, 
il soldato di Hanoi e il 
tornitore di Cinisello van-
no a lavorare: tutti e due 
difendono i loro figli, la 
loro terra e le loro spe-
ranze. 

Questa somiglianza non 
la inventiamo not. In In-
docina si combattono due 
guerre, una e quella dei 
padroni e Valtra e quel
la dei lavoratori, una e 
quella dei ricchi, Valtra e 
quella dei poveri, una e 
quella dei potenti e Valtra 
c quella dei diseredati. 
Sentite come e fatta la 
guerra dei padroni: * Dal 
principio del mese (feb
braio) i piloti (america-
ni) compiono tra 300 e 
400 incursioni quotidia-
ne. A gennaio, afferma-
no, hanno colpito 2000 
camion. Deposit! di esplo-
sivi, disseminata lungo il 
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I combattenti vietnamiti che attraversano il flume splngen-
do I sacchi di plastica con le armj e le provviste al riparo 

La verita & che ancora 
una volta i partigiani in-
docinesi, come i combat
tenti di Giap, vincono le 
battaglie, per quanto si 
moltiplichino e si faccia-
no piii estese; e ancora 
una volta c'e, nelVestdtan-
za con la quale i lavora
tori accolgono le notizie 
di questi attesi e insie-
me sorprendenti successi, 
qualche cosa che ci sta 
particolarmente a cuore, 
un sentimento sul quale 
vorremmo richiamare og-
gi la vostra attenzione: 
il sentimento della somi
glianza, per cui mentre 
le truppe di Saigon e 
quelle americane the le 
aiutano sono formate di 
militari che combattono, 
quelle del Nord e del Pa-
thet Lao sono fatte di 
operai che si battono. Nes-
suno di not, qui, somiglia 
a un marine, statunitense 
o sudvietnamita che sia, 
ma un soldato di Hanoi 
o un guerrigliero laotiano 
e uguale a un nostro la-
voratore: pare un brac-
ciante, un metalmeccani-
co, un muratore. Va a 
combattere come se an-
dasse a lavorare, in una 
pausa della battaglia si 
fermera a mangiare se-
duto a terra, accosciato, 
come un edile, e la sua 
stanchezza i nostri lavora-

percorso, sono saltati per 
aria. La media dei bersa-
gli distrutti, il 28 per cen
to nel '69, e salita all'80 
per cento circa. Non e 
merito soltanto deH'incre-
mento dei bombardamen-
ti. Gli americani stanno 
anche usando armi ultra-
moderne: bombe guidate 
da raggi laser, altre che 
esplodono solo quando un 
camion e vicino, altre con 
un congegno automatico 
per "vedere" e colpire nel-
la notte. Speciali apparec-
chi sensori sono stati inol-
tre nascosti lungo la pi-
sta e funzionano come 
radars ». (« La Stampa », 
13 febbraio). Ed ecco la 
guerra degli operai: «I 
nordvietnamiti e i viet-
cong si difendono come 
possono. I loro convogli 
viaggiano fino alia frontie-
ra con il Laos affiancati 
a tre o quattro, protetti 
da rampe di missili spar
se un po' dovunque. Dopo, 
e una lotta di furbizia. I 
camion passano o isolati 
o in file di due o tre, 
nella oscurita, tentando 
sempre \ ie nuove, con 
uno o al massimo due uo-
mini a bordo. Non acca-
de mai che un mezzo di 
trasporto partito da Vinh 
raggiunga la Cambogia o 
il Sud Vietnam. I tra-
sbordi sono d'obbligo sia 

per ragioni tattiche sia 
per gli ostacoli naturall. 
Barili e sacchi di plasti
ca contenenti carichi pre-
ziosi possono essere affi-
dati ai fiumi o ai torren-
ti, tra una "stazione" e 
l'altra. A volte c'e chl 11 
accompagna a nuoto». 
(Idem). 

E' possibile pensare che 
Vumanita, prima ancora 
che la ragione e il dirit-
to, non stiano dalla par
te dei poveri? Notate Vor-
dine delle cifre: 300, 400, 
2000 nella guerra dei pa
droni. Invece nella guer
ra dei poveri, le cifre so
no avare, sono a misura di 
uomo: due, tre, quattro 
camion, due combattenti 
a bordo, e infine lo spet-
tacolo stupendo ed esal-
tante come una poesia del 
vietcong che accompagna 
a nuoto il sacco di plasti
ca con i viveri, le armi, 
i medicinali per i compa-
gni acquattati. Ma basta 
che osserviate le foto che 
compaiono sui giornali: 
gli americani non sono 
piii visibili nelle loro sem-
bianze umane, sembrano 
delle macchine, dei ro
bots, dei congegni. Cosi 
nelle fabbriche e net can-
tieri: chi li vede i padro
ni? Non hanno neanche 
pin nomi, sono « Vavvo-
cato », « Vingegnere », « il 
dottore », si vedono sol
tanto le loro macchine, 
come la, nella guerra dei 
ricchi, gli uomini non si 
vedono piu, sono chiusi 
nei carri, negli elicotte-
ri, nelle corazze. Invece 
i vietcong, i nordvietnami
ti, i laotiani sembrano tut-
ti degli artigiani, non pa
re neppure che indossi-
no divise, e per la mag-
gior parte, infatti, non le 
indossano. Sono vestiti co
me degli artigiani, li ve-
diamo negli occhi, possia-
mo guardarne le mani. 
Siamo sicuri che nessuno 
li chiama con un grado. 
C'e sicuramente tra loro 
un generate, un capitano, 
un sergente, ma li chia-
mano per nome come si 
chiamano per nome gli 
operai specializzati. Piii 
volte abbiamo sentito 
vantare la capacita di que
sti straordinari combat
tenti di confondersi con 
gli alberi, col terreno, col 
paesaggio che li circonda. 
Ma non si confondono, 
sono gli alberi, la terra, 
il paese in cui si muovo-
no: si battono per la lo
ro casa, basta che si fer-
mino un attimo e nessu
no sa piti dire se sono 
combattenti che passano 
o residenti che li soccor-
rono. La guerra di chi sta 
a casa, quando e guerra 
di poveri, e la stessa guer
ra di chi va a farla, 
come tra casa e cantiere, 
tra casa e fabbrica, tra 
casa e campo non c'e dif-
ferenza: e sempre la stes-
jsa fatica, sempre la stes
sa lotta. 

Adesso le ultime noti
zie ci assicurano che gli 
americani, armati fino ai 
denti, tramutati in folgo-
ri, tutti ferro fuoco e 
distruzione, le stanno an
cora prendendo dai po
veri nordvietnamiti, dai 
miseri vietcong. Ci rifiu-
tiamo di dire che gli 
americani sono battuti, 
no, le prendono, se le 
fanno dare, scappano, ah 
si, le buscano. E sapete 
chi gliele da a tutti que
sti americani rutilanti 
di armature, sonanti di 
dollari, padroni del mon-
do? Gliele da, gliele suo-
na quel piccolo, scono-
sciuto, inerme vietcong 
che spinge a nuoto il 
sacco di plastica. E' un 
compagno, compagni, sa-
lutiamolo col pugno chiu-
so. 

Forfebracclo 

Rapida occhiata del nostro inviato speciale in alcune 
cittd della piu grande potenza capitalista del mondo 

Ho viaggiato attraverso tre 
citta americane al seguito di 
Cojombo e Moro. A-rei. puii 
man, grandi albergl.i, nffi-
ci telegrafici. il centro dire-
zionale astronautico di Hou
ston. il Palazzo dell"0?IU 
Troppo in fretta, troppo poco 
(cinque giorni) e lu igo un 
itinerario troppo rigidamente 
prestabilito per poter dare al-
l'America poco pii di una ra
pida occhiata. Qualche im-
magine, tre o quattro perso-
naggi: ecco quel che mi le-
sta. a parte la vicenda politi 
ca che il lettore cnnoscn 

Washington, Mayflower Ho 
tel. Incontro. per la prima 
volta. i « chicanos », gli arne 
ricani di origine msssicana 
Gentili e impassibili. con quel 
le facce dai profilo nobilc- che 
sembra tagliato nella stessa | 
pietra dei templi az'ecbi ser-
vono hamburgers o caffe ame-
ricano (una bevanda qua
si trasparente, dai gusto in-
certo. che poi pero risulta 
fortissima nei suoi effetti pro-
lungati di eccitazione nervo 
sa). Sembrano tutti capi-tri-
bu decaduti o prigionien. e in 
fondo lo sono. La s en . nella 
stessa cafetaria, i « chicanos » 
sono scomparsi. Cambiato il 
turno di lavoro. e cammatn 
anche la razza: ora i came-
rieri sono ftlippini e cinesi. 

La luna 
dei negri 

«L'America, lo hanno an
che scritto i sociologhi. non e 
riuscita a diventare un " mel
ting pot ". ur. crogiuolo >. Chi 
mi parla e un giovane italia-
no. giornalista a New York. 
venuto anche lui a Washington 
per «coprire» il viaggio di 
Colombo e Moro. II giovanot-
to ama ed odia sviscerata-
mente 1'America e le augura 
sciagure devastatrici e rivolu-
zioni purificatrici. A New 
York abita fra i portoricani. 
parla spagnolo. e i problemi 
razziali li vive, per cosi dire. 
dai di dentro. « Gli americani 
non si sono fusi. Continuano 
a vivere in comunita. quasi 
nazioni separate. Non c'e solo 
il problema della discrimina-
zione contro i negri. I porto
ricani negri e mulatti. catto-
lici e di lingua castigliana. 
non vogliono avere nulla a che 
fare con i negri americani. 
protestanti. o « musulmani ne-
ri > e di lingua inglese. I pro
testanti anglo-sassoni disprez-
zano gli ebrei. che a loro volta 

II governo popolare abroga un'odiosa legge discriminatoria 

Cile: giustizia per gli indios 
Le comunita « mapuches» verranno reintegrate nelle loro terre e trasformate in cooperative agri-
cole -1 nuovi diritti estesi a tutte le minoranze, nel nord, nel sud e nella sperduta isola di Pasqua 

Nostro senrizio 
SANTIAGO DEL CILE. feb
braio. 

II Cile sta per porre terml-
ne ad una mostruosita giuridi-
ca, sociale e storica: la «leg
ge 14.511», conosciuta anche 
come «ley de indios ». Figlia 
bastarda dl regimi preceden-
ti. promulgata oriR.nanamente 
con I'intento dt «render giu
stizia » a quattrocentomila tn 
dtgeni cileni (chiamati ancne 
mapuches o araurani), la ley 
de indicts fu. paradivwalmente, 
una ley anti tncihn II mint 
stro dell'agncoltura del gover
no attuale. Jacques Chonchnl. 
l*ha defmita « un'autentlca ru 
beria Istituztonalizzatn » 

La legge ha cre.ito una glu-
rlsdtzione speciale — I tribu 
nail degli indios — desttnata a 
risolvere I confiittl per la ter-
rm tra 1 mapuches e 1 loro 
•Iclni, iftttfondliti e commer-

cianti Installati su terre po
co scrupolosamente sottratte 
ai primi fin dalla fine del se-
colo scorso, quando furono fis-
sati i confmi delle comunita, 
indigene. La durata di questi 
procedimenti era proverbiale. 
Essi si protraevano abitual-
mente per anni e raramente 
si concludevano con verdetti 
favorevoli agh indios. Se ci6 
accadeva, la legge stessa au
to rizzava 1'interessato a ricor-
rere al ministero delle terre 
e a chiedere Tesproprio della 
terra attnbuita all'indigeno A 
cosiui spettava soltanto un 
tndennizzo -

Vittime dl tali arbitnl, le 
comunita mapuches possiedo-
no oggi estensioni dt terra che 
siiperano dl poco la media di 
un ettaro per persona adulta. 
L'awento del govemo popola
re del dottor Salvador AHen-
de ha provocato una svolta 
in questa sltuazlone di estrt-

ma Ingrustizla e di arbitrio 
contro un Unportante settore 
del popolo cileno Lo stesso 
capo deilo Stato ha annun-
ciato nello scorso dicembre 
durante un discorso pronun-
ciato al congresso nazlonale In-
digeno, a Temuco, che il **ver-
no e pronto a porre fine a 
questa odiosa discriminazlo-
ne contro i mapuches. 

Gli elevati Indict di miseria, 
denutrizione e arret rat ezza — 
piii accentuati nella massa 
mdta che nel resto della no 
polazlone cilena — furono de-
nuncicti in quella occasione. 

Da allora le autorita si so
no mostrate conseguentl Co
me direttore degli affarl tn-
digeni e stato deslgnato un au-
tentlco mapuche: Daniel Co-
lompll. Contemporaneamente, 
un'equipe di tecnlcl ha pre-
parato un progetto prelimina-
re che modifica totalmente la 

> lnfame «legie 14.511». II pro

getto consta di quaranta arti-
coli che rendono possibile la 
restituzione della terra ai con 
tadini spodestati. Esso dichia-
ra rindivisibilita delle comu
nita, modifica totalmente la 
amministrazione della giusti
zia per i mapuches, trasfor-
ma le comunita in cooperative 
contadine e crea la Corpora-
zione deilo sviluppo indigeno 
(CDI), destinata a studiare 
un'ampia politica creditizia, di 
educazione e qualificazione 

Questa politica si estende, 
agli altri gruppi indigent mi-
noritari. come gli alacalutrx 
dell'estremo sud (in via dl 
estinzione), gli atacamenos del 
nord e i pascuenses (abitan 
ti dell'isola cilena di Pasqua, 
in pleno continente poline-
siano, a 3750 chilometri dal
la costa). 

Mario Cerda 
, di Prtnsa latina 

disprezzano i negri, e ne sono 
odiati. anche perche nei ghet-
ti i commercianti sono spesso 
ebrei... >. 

La conversazione si svolge 
di notte. davanti all'albergo, 
a bordo dell'auto di una signo 
ra italiana, figlia di un famoso 
giornalista. Torniamo da un 
ricevimento in casa di un di-
plomatico, e indugiamo a di-
scutere di tutto e di nulla. 
Dopo un po' si avvicina un po-
liziotto. Ci chiede che cosa 
stiamo facendo E' un gio-
vanotto pallido. un po' gonfio 
e golTo. Ha la grossa pistola 
al fianco e impugna il «trun
cheon ». il grosso e pesante 
bastone di legno con cui si 
puo facilmente spaccare una 
testa. La signora risponde iro-
nica che siamo italiani. e per 
cid chiacchieroni. II poliziotto 
replica cortese. ma con una 
sfumatura di rimprovero e 
quasi di minaccia. che anche 
lui e italiano di origine, ma 
non e chiacchierone Comun-
que ci lascia in pace. 

L'apparizione dell'Uomo del
la Legge stimola un discorso 
sulla criminalita a Washing
ton. Calma e quasi sonnolen-
ta al centro. elegante a Geor
getown (una ex cittadina in-
ghiottita dall'espansione della 
capitale. e che e ora un quar-
tiere residenziale dalle linee 
londinesi). Washington — mi 
dicono — e in realta una 
giungla. dove le persone agia-
te e di « razza bianca » evita-
no di circolare a piedi dopo 
il tramonto. Almeno nei pressi 
dei ghetti negri. Perche ov-
viamente i delinquenti sono in 
maggioranza negri. I miei in
terlocutor!' non sono affatto 
razzisti. Mi espongono i fatti. 
del resto facilmente spiegabi-
li con la poverta dei negri, 
che dai tempi di Roosevelt so
no affluiti in massa dai sud 
in cerca di un lavoro. e spesso 
non 1'hanno trovato. e ora vi 
vono di pubblica carita (del 
resto. anche quando il capofa 
miglia lavora. il salario non 
basta per se e otto, dieci figli. 
Allora questi crescono abban 
donati a se stessi. per la stra 
da. imparano presto a cercar 
si da soli un po' di danaro. 
rubano. fanno a pugni e a 
coltellate. entrano nel giro dei 
locali notturni. della droga) 
II delitto piu semplice e rozzo. 
la rapina. e in fondo una for 
ma primitiva di rivolta so
ciale. II giovane negro vaga 
bondo. con le scarpe rotte e 
lo stomaco vuoto. incontra un 
bianco ben vestito. E* logico — 
dice il collega di New York 
— che gli punti alia gola un 
coltello e gli levi il portHfogli 
E' un modo di farsi giustizia. 
di provvedere alia « redistri-
buzione del reddito >. 

Mi portano a fare un giro 
in una specie di quartiere dei 
divertimenti Snogharelli di in 
fimo ordine, film pornografici. 
sex shops, dove le pelhcole 
erotiche vengono proiettate in 
piccole camere buie. per un 
solo spettatore. mediante 
« slot machines >. macchine a 
getloni. Molti ubriachi in giro. 
e molti travestiti. « queens >. 
« gay people >. invertiti di ogni 
sesso e di ogni colore. Qui si 
realizza una sorta di triste e 
amara integrazione razziale 
(l'ha spiegato del resto anche 
Malcolm X nella sua auto-
biografia). 

II giorno dopo. a Houston. 
mentre mostrano a Colombo e 
Moro il funzionamento delle 
apparecchiature per la guida 
delle astronavi verso la Luna. 
in mezzo a tutti quegli scher-
mi dove strisce di luce verdi 
e rosse si rinconono, e dagli 
altnparlanti escono voci e suo-
ni che sembrano musiche elet-
troniche io non provo alcun 
entusiasmo. Ripenso a quella 
umanita dolente che nei t sex 
shops > di Washington cerca-
va invano un volto amico. un 
impossibile calore, una fuga 
da una realta evidentemente 
insopportabile, e dico a me 
stesso che i voli sulla Luna 
non servono a nlente se l'uo-

In nessun posto del mondo ho mai sentito 
con tanta urgenza e partecipazione personale 
la necessita di cambiamenti rapidi e profondi 
II balbettio degli ubriachi e i cervelli elettronici 
I protestanti anglo-sassoni disprezzano gli ebrei, che 
a loro volta disprezzano i negri e ne sono odiati... 
II coltello alia gola per «redistribute il reddito » 
I camerieri messicani - Film erotici proiettati 
in piccole camere buie riservate ad un solo spettatore 
L'esportazione della violenza e della guerra 

mo che resta sulla terra e cal 
pestato. abbandonato e umilia-
to. Ricordo gli sforzi fatti. an 
ni fa. da certi famosi giorna-
listi italiani. per esaltare la 
potenza deH'America. i suoi 
cervelli elettmmci. il suo im 
mmente passaggio all'era 
post industnale. Ma che senso 
ha. tutto questo. per i negri 
o i « chicanos >? Riempire taz 
ze. vuotare vassoi. paesano. 
come per gli armeni di Sa-
royan. 

La sera. nell'Astmdomain 
Hotel di Houston, ricevimen
to offerto da Colombo e Moro. 
Montagne di cibi costosi e 
piccanti (siamo nel Texas e 
1'influenza messicana e forte). 
Gli americani mangiano mo! 
to. e soprattutto ritengono che 
si debba fare grande sfoggtc 
di ricchezza. di abbondanza. 
anche di spreco Ma i cuochi 
sono di prim'ordine. e le tavo 
le sono imbandite con gran 
diloquente fantasia. Enormi 
hlocchi di ghiaccio. in forma 
di picchi montuosi. o di aqui-
le. tnmeggiano sui tavoh. ri-
flettendo la luce. I piatti sono 
colmi di carni, pesci, crosta-
cei, verdure. Si bevono vini e 
hquori. Chiedo a un camerie 
re «chicano > un whisky al-
lungato. Sentendomi parla re 
spagnolo, mi rivolge un gran 
de sorriso Gli domando se e 
messtcano Risponde di si. Ma 
messicano del Messico? « No. 
sefior, yo soy tejano ». Pro-
nuncia la parola texano usan
do naturalmente la jota, 
1'aspirata spagnola, al posto 
della z. Ci capiamo al volo, 

e inutile insistere. Lui e un 
messicano come sono arabi 
gii arabi nati in Israele. 

II Texas era Messico. Piu 
di un secolo fa. dai Nord ar 
rivarono gruppi di awenturie-
ri di lingua inglese che occu 
parono la regione. ne scaccia-
rono o sottomisero gli abitan 
ti indios e meticci. crearono 
una repubblica. infine aden 
rono alia Confederazione ame-
ncana. I messicani che rima 
sero sono ora una minoranza 
di5cnminata ed oppressa. 
stranieri in patria. camerieri 
e facchini. manovali. brae 
cianti. Cid non significa che 
non possano avere un'automo 
bile e vivere in una casa de 
cente. e mangiare a sazieta. 
Significa semplicememe che 

- non con t a no nulla AI massi 
mo possono servire come mer 
cenari neU'esercito. e compie 
re stragi per conto dei padro 
ni bianchi di Washington, co
me quel capitano Medina che 
comandava gli americani a 
Song My, ed e appunto un 
c chicano ». 

Hanno bisogno 
della rivolazione 

Dopo i) ricevimento. come 
se non bastasse il cibo ingur 
gitato. viene offerto un ban 
chetto I camerieri sono an 
che qui. tutti messicani. Par-
liamo con loro. Un portavoce 
di Moro fa sfoggio di un ec 
cellente spagnolo cantilenato 
alia messicana (lo ha irapara-

to sui posto alcuni anni fa). 
I c chicanos > sono commos-
si. Evidentemente non gli ca
pita tutti i giorni di sentirsi 
trattare con un po" di calore 
umano. da pari a pari. Diven-
tano parziali. Ci riempiono 
continuamente i bicchieri di 
Chianti. < Un poquito mas. se
fior? Ec un vino excelente, 
sehor... >. Infine uno ci chie
de se conosciamo un suo cu-
gino che vive a Roma, dove 
gestisce un locale nottumo: 
un bel locale, dove cantano 
grandi cantanti. I commensali 
americani ci guardano stupiti. 
non capiscono. forse disappro-
vano lo scambio di parole e 
di confidenze. 

Da Houston a New York. 
Molti di noi saltano la tappa 
di Boston. Ci alziamo allal-
ba. arriviamo nel primo po-
menggio Le dimensioni del-
I'America sono mostruose, i 
cltmi diversi. come i fusi ora-
ri. A Washington e'era un so
le freddo. un cielo limpido. 
mucchi di neve all'aeroporto. 
resti di neve all'ombra dei 
boschi A Houston un caldo 
umido soffocante. tromcale. 
sotto un cielo quasi nero. A 
New York fa molto freddo. 
le cime dei grattacieh son a 
avvolle dalle nuvole Fra po 
che ore cadra il neviscluo. 
ma per ora si pu6 passeggia 
re. E* domenica. i negozi sono 
chiusi, le strade quasi vuote. 
La citta 6 grigia. sporca. le 
facciate degli edifici. che in-
combono sui passante come 
montagne. sono fuligginose, 
l'aria puzza di benzina bru-

ciata. Mi fermo davanti ad 
una vetrina dove sono esposti 
gli <r hot pants », i calzoncini 
di raso, lana, cuoio rovescia-
to. l'ultimo grido della moda 
femminile. Un vecchio signore 
si ftrma accanto a me, parla 
ad alta voce, dice che le fol-
lie delle donne ci trascineran-
no tutti all'inferno, gli rispon-
do che certo. ha ragione, gli 
do ragione come si fa con i 
pazzi. non gli dico quello che 
penso, e che cioe all'inferno 
qui a New York ci siamo 
gia dentro. 

Compro il New York Times. 
E* composto da una quantita 
di giornali infilati I'uno dentro 
1'altro, e da almeno tre rivi-
ste tipo rotocalco, a colori e 
in bianco e nero. E' troppo 
pesante e ingombrante per 
portarselo in giro. Cosi. ri-
torno in albergo e lo lascio 
in camera. E* chiaro che non 
lo leggero mai, e che nemme-
no i newyorkesi lo leggeranno 
mai sui serio. Allora perche 
lo stampano e lo comprano? 

Ricomincio a passeggiare. 
Passo davanti a grandi ban-
che. sedi di compagnie aeree, 
negozi di lusso. E' la famosa 
Quinta Strada. Svicolo (per 
cosi dire, ma si tratta di am-
pie strade, non di vicoli) fra 
edifici in demolizione, porte 
sbarrate da assi inchiodate, 
finestre rotte. Raggiungo sen-
za a;corgermene Times Squa
re e Broadway. Una folia po-
vera gremisce i marciapiedi. 
Sono intere famiglie di porto
ricani e negri uscite dai loro 
tuguri per il passeggio dome-
nicale. Alcuni hanno negli oc
chi l'allegro stupore di chi,' 
lasciata I'isola calda e asso-
lata o l'Alabama razzista, si 
sente qui piu al sicuro. in un 
mondo piu < moderno >, e spe-
ra ancora di trovare la li-
berta, il successo e forse la 
fortuna. Altri hanno i visi 
stanchi di chi non spera piu. 
Tutti indossano abiti modesti. 
anche poveri: « blue-jeans » 
sdruciti, scarpe da ginnastica. 
giubbotti di falso cuoio. Si 
sente un suono di sirena. pas-
sa un'ambulanza, poi un'auto-
pompa dei vigili che laneia 
urli angosciosi come una na
ve. Mi accorgero che mono 
questi i suoni piu comuni di 
New York. Qualcuno e stato 
ucciso. da qualche parte un 
pazzo o un ubriaco ha provo
cato un incendio. oppure si e 
appeso a un comicione e urla 
che si vuole ammazzare. 

Faccio — in taxi — un ra-
pido salto alia Bowery, il 
quartiere degli alcolizzati. Qui 
vedo quello che mi aspettavo 
di vedere (milioni di italiani 
l'hanno gia visto nella « sigla » 
di Nero Wolfe alia televisio-
ne, in fotografie e film); ab-
bandonati alia loro dispera-
zione. esseri umani giacciono 
sui marciapiedi, sottoprodotti 
inevitabili e forse necessari 
del sistema. E' — non posso 
fare a meno di pensare — 
uno spettacolo «indiano», e 
un tempo « cinese >. che pero 
la Cina ha abolito da un pez-
zo. perche la sua poverta rivo-
Iuzionaria non ammette la de-
gradazione dell'uomo. 

Dove sono i cervelli elettro
nici? Che risposte darebbero 
ai balbettii degli ubriachi tra-
dotti in schede perforate? 

In nessun posto del mondo 
ho mai sentito con tanta ur-
genza e partecipazione perso
nate, la necessita di cambia
menti rapidi e profondi. Un 
paese diviso in comunita sor-
rette solo dall'odio contro le 
comunita vicine, e in individui 
solitari soddisfatti di un effi-
mero successo. o frustrati dai-
I'lnsuccesso. continuera a 
esportare violenza. guerre e 
aggressioni. L'augurio sponta-
neo 6 percid che cambi al 
piu presto. Ma dell'unica cosa 
di cui davvero FAmerica ha 
bisogno — una rivoluzione • • 
non se ne vedono che vaghe, 
confuse e contraddittorie pre-
messe. 

Arminio Savioli 


