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Una monumenfale biografia pubblicata nel centenarlo delta nascita 

II «ritorno» di 
Rosa Luxemburg 

L'edizione dell'opera di Peter J. Nettl testimonia la ripresa d'interesse 
per ii pensiero della grande rivoluzionaria - I motivi di una discussio-
ne d'attualita - Lotta poiitica e lotta economica - Una ricognizione 

storica viziata da limiti teorici • II problema dello Stato 

LA GUERRA INDOCINESE IMPEDISCE LA SOLUZIONE DEI PROBLEMI SOCIALI 

La ricorrenza del centena-
rio della nascita ha eerta-
mente contribuito a solleci-
tare la traduzione italiana 
della monumentale biografia 
dedicata a Rosa Luxemburg 
da Peter J. Nettl (Rosa 
Luxemburg, II Saggiatore, 2 
voll., pp. 1070, L. 12.000). 
Tale iniziativa editoriale, 
tuttavia, costituisce soltan-
to un momento particolar-
mente significativo di una 
ripresa di interesse e di 
Influenza dell'opera della 
Luxemburg, anche in Italia, 
gia largamente verificata ne-
gli anni '60. Stanno a testi-
moniarlo le raceolte di scrit-
ti teorici e politici curate 
dalle Edizioni Avanti e dagli 
Editori Riuniti, piu volte 
esaurite; la ripetuta edizio-
ne einaudiana delVAccumu-
lazione del capitate; la re-
cente traduzione, presso la 
Nuova Italia, della vecchia 
e tuttora affascinjnte bio
grafia del Frolich; la recen-
tissima traduzione della In-
troduzione all'economia po
iitica (Jaca Book); e ancora 
altre iniziative editoriali di 
minor rilievo. 

Questo « ritorno » di Ro
sa Luxemburg non e casua-
le. Un primo motivo di esso 
puo essere individuato nella 
ripresa di interesse teorico 
per l'analisi deH'imperiali-
smo, stimolala dalle dram-
matiche vicende internazio-
nali di questo decennio. Un 
secondo nella efficacia della 
polemics Iuxemburghiana 
contro la prima e classica 
versione del revisionismo, 
nuovamente attuale, quanto 
meno per le sue ricche sug
gestion! teoriche, contro le 
pseudoteorie intorno alia "fi
ne » del conflitto di classe 
nella «societa industriale 
avanzata», eco affievolita 
della qtterelle berasteiniana 
di settanta anni fa, ripropo-
ste in questi anni « da sini
stra » (Wright-Mills, Marcuse 
e persino Sweezy) sotto la 
prevaricante invadenza del-
l'ideologia americana. 

Realta 
storiche 

Vi e poi il dibattito sul 
modello di socialismo rea-
lizzato nei paesi dell 'Europa 
orientale e la distinzione fra 
le loro specifiche realta sto
riche e l'ideale del sociali
smo, che in qualche modo 
rinnova Pinteresse per le po-
lemiche luxemburghiane con 
Lenin e COT la teoria bolsce-
vica deTorganizzazione e 
della transizione al sociali
smo. Inline, un quarto e for
se il principale motivo di ta
le « ritorno » puo rawisars i 
nella nuova insorgenza di un 
livello di lotta di classe in 
Europa, negli anni '60, in 
forme e condizioni le piu di
verse, quale non si aveva da
gli anni '20 tale da suscitare 
un rinnovato interesse per 
Tosservazione ad hoc dei 
grandi movimenti di massa, 
per l'analisi dei momenti di 
« fusione » della lotta econo
mica e della lotta poiitica 
nei grandi processi di ricom-
posizione poiitica delle forze 
produttive, nuovamente al-
1'ordine del giorno. Nell'esa-
me di tali fenomeni, a suo 
tempo, Rosa Luxemburg of-
fri prova del suo modo ori
ginate di praticare la teoria 
marxista e di vivere I'espe-
rien7a della rivoluzione. 

Proprio nel contributo al-
1'analisi c alia delucidazione 
teorica di questi processi, 
osservati dalla Luxemburg 
soprattutto a par t i re dal-
resperienza russa del 1905, 
il Nettl r awisa giustamente 
l 'impronta della sua maggio
r e originalita. Di qu< egli fa 
discendere anche la valuta-
i i one deWattualita della 
Luxemburg. Questa tesi sto-
riografica centrale, che con-
nota un po' il t imbro militant 
t e della sua riccrca, merita 
qualche osservazione. 

Il nuclco originate e positi
ve deU'elaborazione Iuxem
burghiana, secondo Nettl , 
sta nell'aver posto al centro 
del processo rivoluzionario 
il problema della coscienza 
di classe cosi come nasce e 
si sviluppa, per sfere con-
centriche, dali'aftrito prodot-
to dalla pratica ininterrotta 
• sempre crescente dello 
scontro di classe, in tutte le 
sue forme, in un unico c li-
•ware processo che port* al 
socialismo. Sotto questo pro-
ftlo ** visione lu:emburfihia-

na della transizione al socia
lismo sarebbe in primo luo-
go la piu adeguata ai paesi 
di consolidate sviluppo capi-
talistico: nei quali il neces-
sario intreccio di rivoluzione 
poiitica e rivoluzione sociale, 
nella transizione al sociali
smo, e visto dal Nettl come 
processo senza fasi interme-
die. In secondo luogo, questa 
visione segnerebbe la supe
riority della Luxemburg sul-
lo stesso Lenin e sul lenini-
smo, in quanto visione ne-
cessariamente c statalistica » 
della fase di transizione e 
« partitistica » della teoria 
delPorganizzazione, dato il 
suo originario e « arretrato » 
reference storico russo. 

Partito 
e classe 

La ricogniz'one storica, 
che costituisce il ricchissimo 
retroterra della biografia 
della Luxemburg tracciata 
dal Nettl e in verita eccellen-
te. Eppure, malgrado Pab-
bondanza e l'acutezza del-
Panalisi storica, debole ri-
mane in lui la penetrazione 
teorica della accennata pro-
blematica. O meglio, come 
tanti altri storici del movi-
mento operaio e del marxi-
smo, anche molto progressi-
sti e addirit tura « radicali », 
e tuttavia privi di una pro-
fonda esperienza militante, 
Nettl e assai incerto nel per-
cepire lo spessore politico 
della disputa suH'organizza-
zdone e sulla visione del pro
cesso rivoluzionario. Ne d'ai-
t ro canto il suo e un caso 
singolare: si pensi, ad esem-
pio, a un Carr, alia monu
mentale fatica da lui dedi
cata a r icostraire l'opera di 
Lenin, e alia sua permanen-
te incapacity di comprendere 
il leninismo, ad onta della 
calorosa simpatia, anche po
iitica, per il grande rivolu
zionario. 

In verita. Pindulgere an-
cor oggi in un parallelo fra 
la Luxemburg e Lenin fon-
dandosi sulle rispettive vi-
sioni della spontaneita, del
la coscienza e delPorganizza
zione non e molto perspicuo 
ne aiuta l'analisi storica a 
progredire. Avanguardia e 
masse, partito e classe, dire-
zione e spontaneita sono ter-
mirii tit uii I O I J U uiltriiniia U 
di una cattiva dialettica fuo-
ri di un inquadramento pre-
ciso entro una visione stori-
camente determinata del 
processo rivoluzionario, di 
una visione storicamenie de
finite della forma poiitica 
complessiva del dominio di 
classe della borghesia, in-

somma fuori di una analisi 
storica dello Stato che un 
determinato movimenlo ope
raio ha di fronte e del quale 
deve impadronirsi per «spez-
zarlo ». 

La superiority di Lenin su 
tutta la seconda Internazio-
nale sta nell 'aver recuperato 
c rielaborato correttamente 
questa problematica, in una 
fase storica determinata, in 
quanto problematica centra
le della rivoluzione proleta-
ria, subordinando e adeguan-
do ad essa una forma e una 
teoria delPorganizzazione. 

Anche in Occidente il pro
blema della rivoluzione so-
oialista ruota sostanzialmen-
te intorno a quest'asse, ne e 
separabile da esso la que
stione della « forma fenome-
nica » del processo rivoluzio
nario e della lotta di massa, 
che ceito ha la sua specifici-
ta in paesi di consolidato 
sviluppo capitalistico. Non 
e'e dubbio che il ricchissimo 
e peculiare intreccio di eco-
nomia e poiitica provoca in 
Europa, una carica contesta-
trice delle istituzioni. E tut
tavia anche le esperienze piu 
reoenti della lotta di classe 
in Europa, ad esempio il 
« maggio » francese e i mo
vimenti studenteschi, prova-
no che lo sbocco rivoluzio
nario riconduce in definitiva 
al problema dello Stato e 
non al maggiore o minore 
livello di coscienza antica-
pitalistica e di potenziale 
anti-istituzionale dei movi
menti di massa come tali. 

La loro inconcludenza di-
moslra ancora una volta, ne-
gativamente, che il grado di 
reale incidenza rivoluziona
ria dei movimfnti di massa 
non si misura soltanto in 
base alia crisi di determi
nate istihraioni della socie
ta borghese che ossi sono in 
grado di provooare (crisi del-
l'organizzazione capitalistica 
del lavoro, orisi della scuo-
la eoc., in se considerate), 
ma piuttosto in .base alia lo
ro capacita di saldarsi entro 
un blocco di f6rze e di con-
sensi in grado di modificare 
i rapporti fra le classi nel 
controllo sul potere politico 
di Stato in tutta la catena 
delle sue articolazioni istitu-
zionali e per tutta la fase di 
transizione. 

Arretrare, nelPanalisi sto
rica e nella discussione teo
rica, da questo discrimine di 
esperienza storica consolida-
ta non rende onore neppure 
alia Luxemburg. Infatti la 
:^ua visione antiistitiizionale 
di una rivoluzione immedia-
tamente socialista, se certo 
contribuisce oggi a rinnovare 
il suo fascino, tuttavia costi-
tul seiiza dubbio il limite teo
rico fondamentale della sua 
eroica esperienza rivoluzio
naria. 

Giuseppe Vacca 

USA: i saponi 
disinfettanti 
sotto accusa 

L'esaclorofene, usalo anche in dentifrici, cosme-
tici e prodotti per neonati, provocherebbe disturbi 
nervosi - Al io studio in laboratorio gli effetti nocivi 

NEW YORK. 31. 
L'esaclorofene. di cui si fa largo uso come disinfettante 

in saponi, detergenti, cosmetici dentrifici e prodotti per neo
nati. e sottoposto ad un severo esame da parte del governo 
statunitense, dal momento cbe recenti studi lo hunno colJegalo 
a disturbi neurologic! in bambini e cavie. 

Gli studj hanno messo in luce che bambini, lavati quoti-
tidianamente con detergenti a base di questa sostanza, hanno 
riportato danni al sistema nervoso, e che cavie. cui sono 
state somministrate dosi di esadorofene. hanno subito para-
lisi. lesioni cerebrali e awelenamenti. 

Gli scienziati, tuttavia. temendo un aJIarme eccessivo nel-
Popinione pubblica. sottolineano che gli effetti negativi sugii 
esseri umaiu, si sono registrati quando si e fatto cattivo uso 
della sostanza e. sulle cavie. quando sono state somministrate 
forti dosi. Cid non toglie che i funzionari della F.O.A. (Food 
and Dr_g Administration: ufficio cibi e farmaci) seguano 
con attenzione i tests su questo battericida. specialmente per 
quel che riguarda i suoi effetti sulle tnucose. 

Uno dei ricercatori, il dottor Curley, ha detto che non si 
puo affermare con certezza se l'esaclorofene nel sangue dei 
pazienti sia giunto attraverso la pelle: c Questi pazienti pos 
sono averlo assorbito in molti modi, per esempio inghiottendo 
del dentifricio conttnente il battericida >. 

NclJe cavie. la ' presenza di esaclorofene nel sangue au-
menta via via per sette ore dopo il trattamento. poi comincia 
a decrescere. Anche le cavie rimaste paralizzate hanno npreso 
i movimenti una volta sroesso il trattamento. 

Aumentano i delitti 
e gli atti di violenza. Le grandi citta 
hanno deficit paurosi 
e vanno in rovina. I sindaci: non 
abbiamo ne lavoro ne denaro 
per i poveri, da 11 a 14 persone 
su 100 sono disoccupate, neanche 
i professionisti con due lauree 
riescono a trovare un posto. 
Cupe testimonianze: «A Houston 
incontrate gente che fruga tra 
le immondizie alia ricerca di cibo » 

Alunni, insegnanti e giornalisti discutono Vesperimento in un istituto di borgata a Roma 

II quotidiano e entrato a scuola 
« Nella testa della gente chi, se non i giornali, deve f iccare le idee buone? » -1 dodicenni ehe sco-
prono la poiitica anche dietro le testate «indipendenti»- Metodi diversi per condurre il dibattito 
in classe - La formazione universitaria che non ha previsto il colloquio diretto con gli allievi 

Salvatore Toscano, un ra-
gazzetto bruno di 12 anni, 
alunno di II media, esce dal 
gruppo dei suoi compagni e 
rivolgendosi ad alcunf giorna
listi, chiede: « Perche i gior
nali sportivi, e anche gli al
tri giornali, dedicano tutto il 
loro spazio soltanto al calcio? 
Io eri altri ragazzi giochiamo 
al baseball; vorremmo legge-
re qualcosa su questo sport, 
sapere del suo campionato. 
Perche sul baseball ntssuno 
scrive niente?». 

Si alza a nspondergli un 
giornalista. Con sufficienza 
spiega; «Vedi, caro ragazzo, 
la questione e questa. Quante 
persone vanno ad una partita 
di calcio? Centomila. E quan
te vanno ad una partita di 
baseball? Forse cinquecento. 
Tu capisci che il giornale de
ve rispondere agli interessi 
delle centomila persone, non 
delle cinquecento m. 

Ma lo scolaro replica: «A1-
lora, se non lo fanno 1 gior
nali, le cose buone, nella te
sta della gente, chi gliele de
ve ficcare >. II giornalista 
ammutolisce. Pur nella sua in 
genuita, quello scolaro di 12 
anni ha centrato infatti uno 
dei punti nevralgici e dolenti 
per la stampa in generate 
(e per quel la borghese in par-
ticolare): il rapporto fra com-
pletezza e quahia deU'infor-
mazione ed esigenze di diffu-
sione. 

Abbiamo citato questo epi-
sodio perche rende assai bene 
il clima e la problematica 
dell'interessante incontro svol-
tosi nella scuola media stata-
le Martin Luther King, di 
Roma, tra alunni, insegnanti 
e giornalisti. II tema deila 
discussione era quello del quo
tidiano nella scuola; la lettu-
ra del giornale in classe co
me indispensabile elemento 
della formazione culturale e 
civica dei ragazzi, come ag-
gancio diretto, analitico e cri-
tico, a quella realta della vi
ta cui la scuola dovrebbe pre-
pararli. La Martin Luther 
King '.717 alunni; sorge a Ro
ma, nella borgata Giardinetti. 
sulls vis Casi'iiia) sembra es
sere un po' alPavanguardia 
per questo nuovissimo metodo 
didattico ed e considerata una 
scuola-pilota, come ci spiega 
la preside, professoressa Ame
lia Amatucci anche riguardo 
all'introduzione dei sussidi au-
diovisivi per 1'insegnamento. 
Da due anni, alia Luther King 
si legge il giornale in classe; 
e percic le cose dette in que
sto dibattito a tre (a lunnlpro 
fessorigiomalisti) ci sembra-
no un esempio nr' -J superficia-
le della validita dell'esperi-
mento. 

II primo problema, la prima 
difficolta ancora da superare 
e stata messa in rilievo dagll 
interventi di molti i.segnanti 

i quali, in sostanza, hanno 
permesso di rilevare la man-
canza w una metodologia nel
la lettur? del giornale in cias-
se. Un prolessore di Lettere, 
Sante tedenci , fa soegiierc 
un articolo politico, lo fa leg-
gere, fa segnare ana lavagna 
tutte le parole che i ragazzi 
non capiscono, per spiegaxne 
poi il significaio. Un altro, 
oiuseppe capponnetto, prende 
spunto da faui d'attualita. per 
inserirli in un contesto stori
co: ad esempio — ha detto 
— quando si e parlato della 
Libia aooiamo preso in esa
me Ic questione oei colonia-
nsmu in Africa. Una profes
soressa, Cabneua Carounaru, 
ha dichiarato di sentirsi a di-
sagio nel far leggere il gior-
naie dai suoi aiunni, perche 
il tipo di formazione universi
taria da lei avuto la fa «en-
trare in crisi» rispetto a un 
couoquio cosi diretto col suoi 
alunni: una questione fonda
mentale, che toma a dimo-
strare come « modemirzaxe la 
scuola » sia un problema glo-
b*ieF che ne investe tutu i set^ 
tori sino ai massunl livelli. 

Owiamente — per limitarcl 
agll esempi citati — far kg-
gere il giornale in un'aula de
ve servire anche a rendere 
accessibili alcuni vocaboli e 
nfenmenti di carattere sto
rico (o letterario, o scientifico 
o artistico); lo scopo prima-
rio, per6, non e questo. E qui 

si lega subito il discorso me-
todoiogico. Intanto lo cstru-
mento giornale m. II ministero 
della pubblica istnizione — a 
quanto ha dichiarato la presi
de Amatucci — consiglierebbe 
di introdurre nelle aule solo 
i giornali «indipendenti», e 
non quelli « politici» cbe sa-
rebbero poi i quotidiani di 
partito. Nasce cosi una prima, 
grave deformazione che e in-
sieme di metodo e di conte-
nuto, poiche — e la cosa e 
persino banale ricordarla — 
non esistono quotidiani che 
non siano politici, vale a di
re che, pur non essendo orga-
ni di partito. non facciano po
iitica. A parte il fatto che 
non fare poiitica cela sempre, 
e non solo per i giornali, il 
peggior modo di farla, 

Ecco dunquc che alia Lu
ther King si leggono gli arti-
coli di fondo del Corriere del
ta Sera, del Tempo, del Mes-
saggero giudicandoli «obietU-
vi e indipendenti» rispetto a 
quelli deWUnita, del Popoio e 
deirAuanfi/. 

Eppure, di questa irrealta 
hanno fatto giustizia proprio 
i ragazzi, intervenendo in una 
discussione che — tra preside, 
professori e giornalisti — n-
schiava di passare suite loro 
teste senza farll partecipi. 
Tutti, chi meglio chi peggio, 
hanno detto che secondo loro 
ogni giornale «ha la sua ten-
denxa» • che non esistono 

giornali < non politici ». Quan
do poi Paolo Del Frcte, 15 
anni, classe III L, ha chiesto: 
« Io vorrei capire perche una 
stessa notizia viene data in 
maniera diversa, e a volte 
contraria, anche nel commen-
to, dai diversi giornali» il so-
lito giornalista che si era de
finite indipendente gli ha ri-
sposto: «Ma questa e la Ji-
berta di stampa! Se tutti 1 
i giornali scrivessero le stesse 
cose sarebbe la dittatura*, 
non avendo capito nulla (o 
forse facendo finta di non ca
pire) del senso della domanda. 

Lo scolaro Del Prate non 
contestava certo la liberta di 
stampa: voleva soltanto com-
prendere quale divcrss vsIU' 
tazione — sempre poiitica — 
pud spingere due giornali a 
dar l*uno maggiore, l'altro mi
nor rilievo a una notizia; l'uno 
a pubblicarla l'altro a cesti-
narla; l'uno a commentarla 
In un modo. l'altro in modo 
opposto. 

Ed e questo 11 nodo dl fon
do, I'obiettivo primerio della 
lettura del giornale In classe: 
stimolare il confronto critico; 
appassionare ad una conoScen-
za dei fatti che non ha mai 
la rosea dimensione dell'obiet-
tivita ma quella, ben piu ric-
ca e fertile, del contrast© e 
della polemica; approfondire 
la realta della societa e del 
mondo in cui viviamo, una 
realta complesse. e non ricon-

ducibile a schemi a senso 
unico. Leggere il giornale agli 
aiunnj, in altre parole, do
vrebbe soprattutto aiutare a 
metterli in grado, piu tardi, 
di compiere le loro scelte di 
vita come cittadinl della Re-
pubblica democratica; e scelte 
non di qualunquismo ma di 
impegno morale, civile e po
litico. 

La tendenza, per fortuna 
non sempre acoolta da presi-
di e docenti, di escludere dal
le scuole i giornali politici 
(cioe, diciamolo pure, la stam
pa di sinistra) e in fondo un 
sottile ma ingenuo tentativo di 
attuare un sistema didattico in 
se profondamente democratico 
c al tamente educativo in ma-
niera tale che i suoi risultati 
siano pert) poco democratici e 
coco educativi. Anche per que
sto ancora nessuno (ne al mi
nistero ne al convegno di 
Fiuggi sul «quotidiano nella 
scuola») si e preoccupato di 
fissare delle indicazioni meto-
dologiche che valgano, pur 
nelle diverse esperienze da in-
segnante a insegnante, quale 
filo conduttore per la nuova 
didattJca, 

Per fortuna — 1 ragazzi del
la Luther King lo hanno con-
fermato — la realtft e tale da 
non poter essere facilmente 
alterata neppure dalla « oblet-
tivita m della stampa borghese. 

Cesare De Simone 

Alcuni let tori ed amici, a 
voce o per iscritto, hanno 
messo in dubbio l'autentici-
ta del sommario profilo de-
gli Stati Uniti da noi traccia-
to — al ritorno dal breve 
viaggio al seguito di Moro e 
Colombo — sul filo delle im-
pressioni e osservazioni ricava-
te in pochi giorni. In partico-
lare — ci e stato detto da 
qualcuno — e sembrata esa-
gerata la visione pessimistica 
e quasi catastrofica di una 
New York decrepita, piena 
di odio e di miseria, condan-
nata ad una inesorabile de-
cadenza. Non erano queste le 
nostre parole testuali, ma 
questo il senso del nostro 
discorso. 

Ferme restando le mille ra-
gioni di critica, di contestazlo-
ne e di lotta contro l'impe-
rialismo americano — obietta-
vano i nostri criticl — non e 
corretto rappresentare 1'Ame-
rica, cosi ricca, cosi opulenta, 
in pieno rigoglio scientifico e 
tecnologico, come un paese 
vecchio e addirittura in sfa-
celo. Questa immagine e falsa 
o esagerata, riproporla signi-
fica tornare a prima degli an
ni '50. e cosi via. 

Una curiosa coincidenza ha 
voluto che — insieme con la 
nostra rapida panoramica — 
uscisse sulla Stampa di Tori
no un articolo del collega Ni
cola Adelfi (conoscitore degli 
Stati Uniti grazie a molti viag-
gi) ancora piii drammarico e 
allarmato. Tassi con vetri blin-
dati e leve speciali per bloc-
care gli sportelli, onde preve-
nire o reprimere assalti a ma-
no armata; aumento della crt-
minalita del 43 per cento in 
un sobborgo dl Washington, 
che gia aveva il triste prima-
to del delitti nella capitate fe

derate. «Prima — scriveva Adel
fi — era pericoloso andare in 
giro di notte, ora lo sta di-
ventando anche di giorno, per
sino nelle vie piu affollate. Co
st e a New York, Chicago e 
in altre citta. Quotidiane le 
violenze carnali, numerosi 1 
ferimenti compiuti con aguzzi 
coltelll B. Adelfi specificava che 
per non farsi uccidere dai 
grassatorl a bisogna portarsi 
appresso* una certa quanti-
ta di danaro. Quanto? * Se uno 
e vestito da operaio. una deci-
na di dollar!; se da signore, 
tra i venti e i trenta dollari». 

n collega riferiva anche un 
discorso di un inglese, funzio-
nario di una compagnia petro-
lifera, residente parte dell'an
no a Houston, parte in Euro
pa. «So bene — diceva l'in-
glese — che cosa sia la po
verty nei paesi piu poveri del-
l l ta l ia meridionale. Perd non 
e neppure paragonabile a 
quella di Houston. La sera a 
Houston incontrate gente che 
fruga t ra le immondizie al
ia ricerca di cibo. Sono scene 
incredibili. Pamiglie intere*. 

Nei giomi scorsi. la strana 
awentura dell'ex ministro te-
desco occidentale Strauss, ag-
gredito in piena Quinta Stra-
da di New York da alcune 
doime alia disperata caccia di 
soldi per comprarsi droga. ha 
dimostrato che il discorso sul
la vertiginosa spirale ascenden-
te della criminaliUi non e ne 
esagerato, ne retorico. Del re-
sto ci sono I libri. i film. Che 
milioni di famiglie americane 
(sia «di colore*, sia cbian-
che ») non abbiano abbastan-
za da sfamarsi, e un fatto or-
mai doci'mentaro e innegabi-
le. I colleghi italiani che ilsie-
dono a New York ci hanno 
detto che un milione di new-
yorkesi (cioe una persona su 
nove) vive di pubblica carita. 
E la moglie di un collega, 
che gia abita in un sobborgo, 
si poneva il problema di tra-
sferirsl ancora piu lontano da 
una citta che sta « andando ai 
cant», come si dice in inglese. 

E ' passato quasi un mese, 
ed ecco una nuova dramma-
tlca testimotiianza: un artico
lo dl Jame? Reston (« The Pre
sident and the Mayors», il 
presldente e 1 sindaci» sul 
VInternational Herald Tribu
ne del 25 marzo. Qui si cltano 
le dichlarazlonl di numerosi 
sindaci eonvenutl a Washing
ton per chledere aiuti finan-
siar! al govemo. 

Lindsay (New York): «Le 
citta americane lottano per so-
pravvivere... A New York ab
biamo un deficit di 300 milio
ni di dollari, e l'anno pros-
simo ne avremo uno di 400. 
Francamente, anche con 1'aiu-
to di Washington, non sono 
certo che nusciremo a uscire 
in tempo dalla crisi urbana». 

Joseph Alioto (San Franci
sco): a II cielo ci sta piom-
bando addosso. Sul serio. Mi 
hanno ammazzato sei poliziot-
ti da quando ho assunto la 
carica. Abbiamo bisogno di la
voro e danaro per i poveri, e 
non abbiamo ne l'uno ne l'al
tro... Non possiamo continua-
re cosi. Nemmeno il sistema 
capitalistico pub soprawive-
re se continuiamo cosi». 

Kenneth Gibson (Newark): 
a Abbiamo la piu alta morta
lity infantile, la piu alta mor
tality di partorienti e la piu 
alta percentuale di delitti del
la nazione. In una citta di 
400 mila anime — 60 per cen
to negri, 10 per cento di lin
gua spagnola e 30 per cento 
bianchi — abbiamo 11 perso
ne su cento senza lavoro. Se a 
Newark ci fosse la peste bub-
bonica. tutti cercherebbero di 
aiutarci. Ma noi abbiamo una 
peste ancora peggiore, e nes
suno se ne accorge ». (Si ten-
ga presente che la percentua
le di disoccupati in tutti gli 
Stati Uniti e salita al sei per 
cento, la piu alta da dieci an
ni in qua). 

Wesley Uhlman (Seattle): 
a Sono cosi occupato a spe-
gnere incendi, che non ho 
tempo di pensare ad altro. I 
vecchi, i poveri e i negri non 
possono lasciare la citta a cau
sa della miseria, Abbiamo il 
12,7 per cento di senza-lavo-
ro, ed una classe di "nuovi 
disoccupati", professionisti 
con un paio di lauree, che 
nessuno vuole. Mio fratello e 
uno di lorov. 

Moon Landrieu (New Or
leans): «Non e cbe non ab
biamo abbastanza danaro per 
ricostruire; non abbiamo ab
bastanza danaro nemmeno per 
dare una rivemiciata. Le citta 
se ne stanno andando nelle 
fogne, e se dobbiamo salvar-
le e meglio farlo subito. Fra 
tre anni sara troppo tardi». 

Roman Gribbs (Detroit): 
* La disoccupazione da noi e 
salita al 14 per cento. II no
stro deficit e di 83 milioni di 
dollari e dobbiamo trovarne 
tre quest'anno per restare ap-
pena dove stiamo... L'anno 
scorso abbiamo avuto 5 -mi
lioni dailo Stato del Michi
gan, ma ora il Michigan e 
sotto di cento milioni. La di-
visione del gettito delle impo-
ste con il governo federale e 
la nostra sola speranza que
st'anno ». 
• Reston mette in dubbio ta
le speranza: * Non e'e abba
stanza gettito da divide r s i ; 
anche se la legge presiden-
ziale sulla divisione del gettito 
passasse, la quota di New 
York aggiurfgerebbe solo un 
due per cento al bilancio del 
sindaco Lindsay, somma che 
non basta nemmeno a pulire 
le strade». 

In conclusione Reston ac-
cenna al prossimo bilancio 
militare: 75 miliardl di dolla
ri. E ironizza sulle parole di 
Nixon («nel Laos la guerra 
sta andando benes) . Ma non 
dice — chi sa perche — la so
la, semplice cosa da dire: se 
I'America non pone fine al-
Paggressione in Indocina 
e non si accorda al piu pre
sto con 117RSS per una dra-
stica riduzione delle forze ar-
mate, se cioe non sceglie la 
via della pace, il suo apparc-
to industrialemilitare conti-
nuera ad arricchirsi, ma in-
tere citta, strati social!, grup-
pi «razziall», forse region! e 
Stati «andranno ai can!». e 
le fiamme degli Incendi (ap-
piccate da negri in rivolta o. 
come piu spesso awiene, ed e 
un fenomeno tiplcamente 
americano, da bambini lascia-
ti soli dai genltori recatisi al 
lavoro a cento Km. di distan-
za) si alzeranno cosi alto c 
sprigioneranno tanto fumo da 
oscurare il cielo. 

Arminio Savloli 
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