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Nella vlgnetla, apparsa I U i Newsweek », si vede 
II leone, che rappresenla le Inclvlll condizloni 
degll • slum t In cul abitano I negrl, frontegglare 
I rldicoli • programml urbanl • del governo USA 

PERCHE ESPLODONO LE RIVOLTE 
NEI GHETTI DELLE CITTA AMERICANE 

Trema la «Grande Societa» 
nella calda estate negra 

II fallimento della politica di integrazione: negli ultimi venti 
anni le condizioni dei negri sono peggiorate - La nuova politica 
per il « potere negro» conquista sempre nuovi consensi - La po-

sizione di Luther King - II collegamento con il Vietnam 
I « gradualism », i ffiutori del 

< progresso scn/a avventure ». 
gli ammiratori di casa nostra 
flella « Grande Soeieta » John 
.soniana. sono rimasti cli sasso 
dman/.i alio esplosioni a catena 
die sc-untono i j»hetti negri delle 
citta statunilensi. al sue) e al 
nord. Sono pietrificati dallo stu-
poie e halbettano contro « I'in 
(oinprcnsibile violen/a » delle 
i ivolte negre. Avev ano creduto 
relle risolu/.ioni della Cortc Su 
prenia sui diritti civili, aveva 
no plaiidito ai messaggi di Ken 
nedy e di Johnson, erano con 
vinti (lie. sia pure lentamente. 
I'lntegra/ione raz/ialc proce-
rlesse ormai con passo sicuro. 
Adesso. Ic fucilate e gli scoppi 
delle bottiglie Molotov. gli in-
rendi e gli scontri da guerra 
civile li sconvolgono. 

Molto mono sorpresi, a dire 
f! vero. sono t*li americani. Gin 
In maggio Newsweek prevede 
va i una lunga. calda estate »; 
sono me.si che nolle citta ame-
ricano cresce la tensione raz 
-/iale. Negli Stati Uniti. ormai, 
tutti sanno die Ic decisinni go 
\ ornativc hanno contalo ben po
et). the la legge di desegrega-
7iono scolastica — approvata 

nel 1951 — e stata applieata in 
minima inisura (o dove e stata 
applieata ha spesso perfino ac 
cresciuto la tensione). 

Ma soprattutto tutti .sanno, 
ormai. che le condizioni di vita 
e di lavoro doi negri — come 
dimostrano le cifre ufficiali che 
pubhlichiamo in quosta stessa 
paginn — sono addirittura peg 
giorate nel corso degli ultimi 
died venfanni: la « Grande So 
cieta » di Johnson per i negri 
rappiesenta un disastro. Ecco 
perehe Newsweek ha scritto 
nel sun ultimo numero: « Al di 
la delle lamentelc immediate 
contro la brutalitn della poli-
zia e la disoccupazione e le 
abitazioni malsane, le rivolte 
rappresentano la disperata. per
fino suicida ribellione dell'uomo 
invisibilo — un imporativo ca-
tegorico dinanzi alia nazione. 
Ma le risposte a questo impo
rativo categories — anche da 
parte di quelli che sarebbero 
pin disposti a dame — scar-
seggiano tragicatnente ». 

In mezzo agli scontri sangui-
nosi che si succedono nei ghetti 
negri — da quattro anni a que
st a parte, le rivolte si sono vc-
rifieate in 70 citta degli Stati 

Bianchi e negri a confronto 

Ecco II confronto, in percentuale, tra i negri che vivono 
nelle zone piu povere degli Stati Uniti e la media nazlonale 
dei bianchi, per alcune fondamentali condizioni di vita. 
Si noli che anche i negri che vivono nelle zone piu ricche 
sono, comunque, in condizioni peggiori dei bianchi. 

Negri Bianchi 
Mortality infantile per 1000 46,9 22,3 
Laureati tra i 25 e i 29 anni 3,6% 15,6% 
Case con impianti igienici completl 23,1 % 79,7 % 
Case con piu di una persona per stanza 
Famiglie con meno di 3000 dollari 

di entrate all'anno 
(Da Daedalus, glornale deli'Accademia americana di 
Aril e Scienie) 

4 6 % 

58,4 •'-

9,8 % 

15,9% 

Disoccupazione 

Negli ultimi 35 anni il livedo di disoccupazione negra e 
passato da percentuali inferior! a quelle della disoccupa
zione bianca a una percentuale doppia. Ecco le percen
tuali tra il '30 e il '50: 

1930 1940 1950 
Bianchi 6,6% 14 ,1% 4,5% 
Negri 6 , 1 % 16,9% 7,9% 

Nel 1930 (anno successivo alia famosa crisi) la disoc
cupazione negra era di 0,92 punti inferiore a quella bian
ca. Venfanni dopo la situazione era rovesciata: la disoccu
pazione negra era di 1,76 punti superiore a quella bianca. 
Negli anni sessanta per ogni disoccupafo bianco ci sono 
due disoccupati negri. 

(Da Daedalus, glornale deli'Accademia americana di 
Arti e Scienze) 

Bilancio famigliare 

Tra il 1940 e il 1950 le entrate delle famiglie negre sono 
aumentate: il distacco dai bianchi e leggermente diminuito. 
Dopo il 1950 le entrate delle famiglie negre hanno comin-
ciato a ridiscendere: nel 1959 esse erano scese fino ad es

se re esattamente la met* di quelle delle famiglie bianche. 
Nel 1961 la tendenza si e di nuovo invertita, ma con mol-
ta lentezza: resta per6 che oggi le entrate delle famiglie 
negre sono appena il 5 6 % di quelle delle famiglie bianche 
— una sproporzione ancora maggiore di quella che si 
aveva nel 1950. 

€ I guadagni dei negri sono cosi bassi che I'essere oc-
cupato, disoccupafo o non appartenente alia forza lavoro 
non fa gran differenza, laddove, invece, il fattore occu 
pazione conta per i bianchi in maniera decisiva. 

(Dall'inchiesta compiuta nel luglio 1966 dal Diparti-
mento del Lavoro degli Stati Uniti) 

Salute 

I livelli di salute della popolazione bianca • della popo-
lazione negra sono aumentati negli ultimi sessanta anni. 
La differenza, in assoluto, tra i due livelli e diminuita: ma 
U «ritardo > dei negri rispetto ai bianchi e aumentato 
Ecco le statistiche: 

1900 1920 
Bianchi 100 200 
Negri - 100 
Differenza 100 100 
Ritardo W 

Come si vede. nel 1920 i negri erano giunti al livedo di 
salute che I bianchi avevano raggiunto gift nel 1900: il ri

tardo era, quindi, di venfanni. Nel 1960, invece, i negri 
erano al livedo di salute che I bianchi avevano nel 1970: il 
ritardo, quindi, era diventato di quaranfanni. 

(Da Daedalus, glornale deli'Accademia americana dl 
Art! e Scienze) 
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Uniti. grandi o piccolo — si va 
lacendo luce una implacabilc 
verita: la * na/iono americana » 
non 6 in grado di risolvere il 
problema ra/zialc. E' il « siste 
ma » che non funziona. contrad-
dicendo ogni ottimistica speran-
/a di i liberali » e integrazio 
nisti. 

Nel passato. anche il movi-
mento negro ha creduto nella 
possibility di risolvere il pro 
blema con una lotta pacifiea. 
non violenta. die avesse come 
nbiettivo I'integrazione razzia-
le all'intenio del sistema. Oggi 
la situazione e radicalmente 
mutata. Lo stadio dei sit in. 
dei be in, dei march-in, di tutte 
le forme di lotta escogitate nel 
sud da Luther King nel periodn 
nel quale i negri si allenavano 
tra loro a ricevere sputi in fac-
cia senza replicare. e dcTiniti 
vamente superato. La parola 
d'ordine del « potere negro » e 
stata approvata a larghissima 
maggioranza dal Congresso di 
Newark: i negri non credono 
piu ncll'integrazione: di piu — 
la ririutano apertamente. pro 
clamando che non vogliono in-
tegrarsi in una soeieta che si 
fonda sull'oppressione e sul 
lingiustizia. 

Luther King, che e noto 
riamente un leader modera 
to. c stato costretto a seri-
vere in un documento in-
dirizzato al suo movimento 
SCLC (cristiano): « II nostro 
compito piu impellente c quel-
lo di scoprire come organizzare 
la nostra forza in una spinta 
ineluttabile che costringa il go
verno a non eludere piu le no-
stre richieste... I I SCLC deve 
ora intraprendere un massic-
cio lavoro di organizzazione 
per far si che i negri guada-
gnino potere economico e po
litico ». I I tono di King e di 
verso da quello di Stokely 
Carmichael. il giovane dirigen 
te dello SNICK: ma queste pa
role sono significative appun-
to perehe testimoniano del 
fatto che anche King deve te-
ner ennto. pur tra molte in-
certezze e ritirate. della pa
rola d'ordine del c potere ne
gro ^. Un dirigente negro ha 
affermato nel corso del docu
mentary televisivo The Next 
Revolution: «Integrazione si-
gnifica dividere la torta con 
i bianchi. Ma la torta. e di-
mostrato, non basta nemmeno 
ai bianchi. La verita e che 
bisogna cambiare torta >. 

Una simile posizione e net 
tamente diversa da quella del 
passato. Ma sbaglierebbe chi 
pensasse che si tratti di una 
posizione * isolazionista ». In 
realta. essa si collega alia li-
nea che vanno assumendo or
mai sempre piu chiaramente i 
movimenti bianchi che vengo 
no definiti dei « nuovi radica-
li > o della « nuova sinistra » 
— movimenti di netta minoran 
za. che cominciano ad avere 
perd una certa influenza sulln 
gioventu americana. Ti'.cc 
Clark Kissinger, fino a poco 
tempo fa segretario della SDS 
(Studenti per una socieiA de 
mocratica): c Immagina:e che 
il " sisicma " sia una 'avola 
imbandita A capotavohi *>\v<in 

Lyndon Johnson. I sindacati 
hanno un posto a tavola. e un 
posto a tavola hanno gli indu
strial . gli industnali edilizi. gli 
agricoltori. i commercianti. !n 
questo mo- onto, i poveri n v. 
siedono a tavola con costori: 
ricevono soltanto alcune br; 
ciole che vengono loro gett=«te. 
Bene: noi non vogliamo ottene 
re un posto a questa tavoia. 

Noi. questa tavola. vogliamo ro 
vesciarla >. 

In questa sua nuova fase i! 
movimento negro si pone dun 
que. una prospettiva Oih»:ca 
che non e solo naziona!-?. ma 
anche interna/io^ale i-o .1 >\J 
<tra la posizione dei negri ni" 
confront: della guerra del Vie' 
nam. che I'inchiesta di .\>/rs 
tceek. di cui pubblichiamo al 
cuni stralci. documenta. Anche 
in questo senso. la posizione di 
Luthor King e indicativa. N'» 
nostante le violente crit'che 
che lo hanno colpito. anche da 
parte di alcuni dirigenli ne 
gri moderati. King ha partcti 
pato alia Marcia contro la 
guerra del Vietnam in marzo 
dinanzi al palazzo dell'ONU. E 
da allora. ha definitive Tente 
deciso di porre tra le sue pa 
role d'ordine quella del r t i ro 
delle truppe americane dal 
Vietnam. 

Ai suoi eritiei King na ri 
sposto: « Sono stato nei ghetti 
e ho parlato a molta gente: 
scattano tutti in piedi q-ianJn 
parlo del Vietnam ». E una si
mile prcsa di coscienza non e 
avvenuta e non avviene soltan
to sulla base della convinzinne 

die i miliardi spesi dal enver-
no nel Vietnam sono so;.ratli 
alia lotta contro la poveita e 
le tragiche condizioni di vit.i 
dei negri negli Stati Uniti In 
roalta. i negri hanno enmin 
ciato a rendersi conto che i 
loro naturali alleati sono i po 
poli che in Africa e in As a e 
in America Latina si baitono 
contro rimperialismo ameri'.-a 
no. Non per caso. i leader ne 
gri piu avanzati parlano di 
« imperialismo interno» e di 
« colonialismo del governo degli 
Stati Uniti contro la popula/in 
ne americana negra >. 

I negri che si ribcllano. ar 
mi alia mano. nei ghetti. staunn 
suporando definitivamente la 
fase nella quale la loro lotta 
era essa stessa, per le rivondi 
cazioni settoriali che poneva e 
per gli accenti « corporativi * 
che la caratterizzavano, rin 
chiusa in un ghetto La 'oro 
battaglia si salda ogg; alia 
battaglia dei milioni di uomi 
ni die vogliono rovesnare il 
capitalismo e trasfo.-mare il 
mondo. 

Giovanni Cesareo 

LOS ANGELES 
4,2 13.5 

In questa cartina degli Stati Uniti le stelle nere indicano gli Stati ove in questi giorni i negri si sono ribelldti. armi alia mano. 

Nei rettangoli neri e segnato I'aumento in percentuale della popolazione negra in alcune delle maggiori citta del nord Ira il '48 e il '60. 

I NEGRI AMERICANI DI FRONTE ALLA GUERRA 

DAI GHETTI NEGRI AL VIETNAM 
Uno solo e I'inferno 

Intervistati dai giornalisti di Newsweek su cosa pensassero della guerra nel Vietnam, gli abitanti del ghetto di Lawndale hanno risposto: 
« Perehe dovremmo andare a combattere laggiii, quando e'e tanto da combattere qui?» — Le madri negre preferiscono i figli in prigione, 

piuttosto che morti — Un'allucinante «condizione umana» spinge perd molti negri a preferire il Vietnam alia violenza dei bianchi 

Riportiamo, qui sotto. la tra-
duzionc di un articolo pubbli-
cato sul settimanale Newsweek 
del 10 luglio scorso. L'articolo. 
dal titolo c L'opinione dei ne
gri: una particolare angoscia » 
c imperniato su tutta una serie 
di interviste fatte alia popo 
lazione negra a proposito della 
guerra nel Vietnam. E l'opi 
nione dei negri intervistati e 
sconvolgente, persino per una 
opinione pubblica «massificata> 
come quella americana. E' or
mai divenuto addirittura un 
luogo comune sostenere. infatti, 
che sulle spalle della minoran-
za negra degli Stati Uniti (il 10 
per cento della popolazione) 
grava gran parte dello sfoiro 
bellico che la nazione conduce 
nel Vietnam. Le cifre parlano 
da sole. Sui 43.000 GI messi fuo-
ri combattimento dal Fronte na-
zionale di Liberazione del Viet
nam del sud. nella stagione 
secca 1965 66 si hanno queste 
percentuali: 17.000 morti di cui 
il 47^0 negri. 26.000 feriti di cui 
il 5 2 ^ negri. Sugli 85.000 G I 
messi fuori combattimento nella 
stagione secca 1966 67: 34.000 
morti di cui il 48.2^ negri, 
51.000 feriti di cui il 50.4^ 
negri. Cioe i negri che sono il 
lO'f- della popolazione danno 

un numero di caduti uguale al 
rimanente 90fc> della popola
zione. 

Le ragionj di questa * pre-
senza negra » tra le file dei 
combattenti americani nel Vict 
nam le ritroviamo dunque. in 
tutta la loro drammaticita. nel 
le frasi delle interviste ripor-
tate da Neicsweek. In quella 
madre che dice: * meglio in 
guerra. dove almeno si hanno 
gli stessi diritti dei bianchi. 
piuttosto che a scuola. dove un 
negro e costretto a strisciare >. 
Persino I'inferno del Vietnam 
appare a volte meno desolante 
dello squallore. della violenza. 
deH'atroce condizione umana 
dei ghetti neri. 

* • • 
Queste sono le voci di ne

gri americani che parlano del
ta guerra nel Vietnam nel-
restate I9fu. 

Una madre di quattro figli: 
* Cos'c questo. dopo tutto? Per
ehe dovremmo prendercela con 
i comunisti. lontano da qui. 
quando qui abbiamo la porer-
ta? Che senso ha combattere 
lontano da casa. quando e'e 
tanto da combattere a casa? >. 
Un arvocato di Detroit: c Non 
si tratta soltanto del Vietnam, 
la nostra po*1a e tutto il Sud-

est asiatico». Un giovane in 
eta di leva: «Perehe dovrei 
andare laggiii? Cosa credete 
che trovero qua. tornando? Gli 
stessi "slums", la stessa spor-
cizia »; e sua madre: « Piutto
sto che tederlo andare laggiii 
preferisco saperlo in prigio 
ne. qui ». La madre d'un sol-
dato nel Vietnam: «Anch'io 
avrei preferito averlo in pri
gione. Meglio in prigione che 
morto >. Lo zio d'un soldato 
nel Vietnam: « Voi credete che 
Vanno scorso r i siano stati dei 
disordini? Beh. a>pettate a ve-
dere cosa sapranno organizza
re i nostri ragazzi. quando tor-
nerannn dal Vietnam! >. Un ex-
combatlente: c Ho speso due 
anni della mia vita nel Viet
nam e quando sono tomato a 
casa mi sono ritrovato con le 
mani alzate daranti a un po 
hziotto. che m'avera puntato 
addosso la pistola e mi basto-
nara maledettamente. Mi sono 
tentHo un verme. amico. Non 
mi hanno trattato cosi quando 
sono andato ad arruolarmi *. 

L'atteggiamento della popo
lazione negra degli Stati Uni
ti. nei confront' deUa guerra 
nel Vietnam, e apertamente di 
opposizione. Laddore soltanto 
il 42 per cento dei bianchi. 

interrogati. si sono dimostra-
ti jarorevnli alia politica delle 
t colombe > (quei politici ame
ricani che chicdono la ccsta-
zione dei bombardamenti sul 
Nord • n.d.r.). In percentuale 
dei negri raggiunge il 61 per 
cento. 

La traccin su cui muovono gh 
interristatort. tuttavia. si limi 
ta unwamente ad organizzare 
e verificare I'evidente angoscia 
di un popolo impegnato su 
due fronti. le gravose necessi-
ta di uno dei quali inentabil-
mente diminuiscono le possibi
lity di successo per Valtro. 
Nella « zona negra » di Chica
go. iMivndale — dove vi e il 
maggior concentramento di po
polazione di colore di tutti gli 
Stati Uniti — un giornalista del 
settimanale Nevvsweek. .1/nr 
lin Kupfer, ha recentemenie 
trascorso quasi due settima-
re ascoltando i discorsi dei 
negri sulla guerra. F.gh ha m 
lerrit'ato gli abi'onti di l^aun 
dale nelle loro case, nelle stra 
de. nelle birrerie. nelle sale 
corse, ovunque insomma si tro 
vassero. Ecco il suo reportage. 

c \'ecchio. non ho nessuna in 
tenzione di andare nel Viet
nam! >. Questa frase renira 
detla. quasi cantando. da un 

DETROIT — I vigili impegnati n«llo spvgnitntnto di uno d«i t t ic tnfo inctndi ch« ardono mi l a ci t t i (Telefoto AP-1'Unita) 

ragazzo negro di IS anni in 
contrato dinanzi al Roual Drug 
Store, all'angolo tra il Douglas 
Boulevard e la Klcdzie Avenue. 
Le parole del ragnzzo negro 
sembravano far tutt'tmo con la 
musica che usciva da un vici 
no juke i>ox: - Vecchio. non ro-
glio andare nel Vietnam per 
che la ti trattano peggio di 
quanto non facciano qua. Uai 
capita, vecchio? ». Vengono a-
vanti altri giorani negri Uno 
di loro. con uno strano cappel-
lo in testa, dice: < Amico. solo 
alt animali sono contenti di an 
dare dorunque tit roalia > Poi 
uno di loro urla * E tu quan 
do ondrai. Donald7 >. Donald 
Thorpe. 20 anni, rirnr arantt. 
e un giovane alto c piazzato che 
ha dn poco ricevuto la carlo 
Una preretto dell'eserciUt. Pri
ma di lui parlo un allrn rago: 
zo. con un cappello alia Ben 
tie: •• Non vonim andare ad uc 
cidere qua Vietconq. se pure 
dovro andare. Loro mi sono 
simpotici. sono i bianchi che 
nr>n amo. lo non sto dalla vo-
slra parte, vecchio mio'. ». A-
de^so Donald si e avvicinaUt 
e dice: < Amico. io non vo 
glio andare a correr dtetro ai 
Vietcang. Io voglio correre die-
tro alia mia mama. Lei ha det-
to che non sono necessario al 
l'e*ercito. ha detto che e me 
qho che io me ne sUa m giro 
per casa >. Donald ride, e con 
lin gli altri ragazzi negri. 

Propria di fronte al P.oinl 
Drug S'ore vc il numero ?,2l4 
del Douglas Boulevard, un gi 
qantescn e fntiscente edificio 
che sorge nella zona p'u n i - r -
ra di iMicndale. Ovunque spor 
cizia. rottami. bottiahe ruote. 
rifiuti. segni sui mun: ed e 
evidente che la guerra nel Viet
nam e onnipresente persino in 
tutto questo squallore. « Bussi 
pure ad ogni porta — dice il 
reverendo Daniel Mallette. if 
pastore bianco della chiesa di 
S. Agata sul Douglas Boulevard 
— e seoprira cosi che non ri e 
famiglia. in quel palazzo. che 
non abbia un figlin. o un cugi 
no o un nipote nel Vietnam v 

D'altra parte, le terribili con 
dizioni di rita in questa zona 
di Lawndale fanno affiorare 
una tragica realta. Una donna 
di 50 anni, madre di un giova
ne che partecipo all'insurrezio-
ne negra nell'estate del '66, di
ce: « L'umco periodo in cui so-

wt stata fehce c stato quando 
mio figlio era nel Vietnam ». 
Un'altra madre, la signora Bes
sie Barron, die occupa un up 
ixirtamcntn al prima piano del 
numero 32H del Douglas Bou 
lerard. dichiara di preferire 
die suo figlio vada in guerra, 
dove « per lo meno uira pari-
ta di diritti. piuttosto che a 
scuola. dove un negro e ca 
stretto a strisciare ». Queste. 
dunque, sono le voci dei ne
gri d'America, distinte da quel
le del dissenso bianco per un 
tono ben piu drammatico, per 
un'angoscia del tutto parlico 
lore. Per loro. per i negri. la 
guerra americana in Asia # 
una specie di incomprensibile 
crociata. Per loro. la realta 
immediata e vera r la guerra 
da condurre a casa. 

I Carmichael 
| a Cuba per 
| il congresso 

dell'OLAS 
L'AVANA, 25. 

Stokely Carmichael, dirigen
te del movimento negro degll 
Stati Uniti e giunto a Cu
ba in occasione della con-
ferenza della Organization* 
latino-americana di sotidarie-
ta (OLAS) che si aprira 
alia fine del mese. Lo ha 
annunciato Radio Avana, ri-
portando questa dichiaraziona 
del "leader" negro: t Ci uni-
remo a voi all'Avana perehe 
pensiamo che la vitlori* cu-
bana sia la nostra vittoria • 
che il coraggio del popolo cu-
bano ispiri la nostra lotta». 

Carmichael e pariito fa l -
tro giorno da Londra, dova 
ha tenuto una serie di riu-
nioni con giovanl negri allia-
vi di univeriita inglesi, per 

I 

I 
v i u i U I M W * I * « m y i » i r p v r a 

recarsi nel Vietnam, dove an- I 
dra a porta re ai dirigenti di ' 
Hanoi e del FNL la solid*- I 
rieta del popolo negro am*- | 
ricano. 

Prensa Latina rlporta que- I 
a dichiarazione: a Stiame ' sta 

preparando gruppl di guerri- • 
glia per la nostra difesa n«l> I 
le citta. II prezzo di quest* ' 
ribellioni sari alto e dobbia- I 
mo pagarlo. La lotta non con- | 
slstera in semplici scontri dl 
piazza. Sara una lotta a I 
morfe >. I 


