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Un rapporto di Cleveland Robinson 

ORGANIZZARE I NEGRI 
IN UNA COSCIENTE 
FORZA SINDACALE 

II sindacalista negro, presidente del Consiglio americano del Lavoro, 
denuncia le disumane condizioni di lavoro in cui sono costretti i la-
voratori di colore — Sotto-occupazione e sotto-salari — « E' nostro 
dovere premere per I'immediata fine del massacro nel Vietnam» 

I'ubblicluamo atcuni estratti 
dt un rappnrto tctiuto da Cle
veland Robinson, nrcsulciite del 
Consiolio negro americano del 
laioro (NALC) ad una recen-
tr conferenza sindacale. liicor-
diamo die il NALC e nafo nel 
1%0. in scfiutto alia rivolta di 
numerosi suidacalisti negri con

tra i dmnenti deWAFLClO. 
Nvlla sua piattaforma. lotta per 
i dtritti cwili e rwoluzione eco-
nomica tendono a tdentificarsi, 

* * * 

Noi comprendiamo che la se-
grega/ione. la discrimina/ione 
e il rifiuto dei fondamentali di-

^ : 
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I Deciso al congresso del -Black power-

! Perche «neri» 
j e non «negri» 

~i 

La Black Power Confe
rence. congresso per il Po~ 
tcre Nero, ha iniziato i suoi 
lavori al « Center Theatre ^ 
di Newark due ore dopo 
circa che il governatore 
dcllo stato aveva annuncia-
to ai giornalisti il ristabi-
limento « dell'ordine > nella 
citta. In realtd la rivolta 
vera nnn era ancora stata 
del tutto domata; qualche 
scontro era in corso ai mar-
gini del ghetto new, molti 
incendi ancora divampava-
no. la Guardia Nazionale 
stava complctando it suo 
rastrellamento lungo lc vie. 

Alia presidenza delta 
Black Pow cr Conference 
scdevano gli uommi di pun-
ta dcll'attuale movimento di 
rivendicazione delta gente 
ncra Cera Rap Brown, il 
giovane studente fino a 
poco tempo fa leader 
del c Mnvtmento studen-
tcsco non violentn > ed ora 
divenuto uno dei capi del 
Black Power: e'era Sto-
clely Carmichael, il leader 
che ha coniato lo slogan 
« potcre nero »; e'era Ron 
Kcrenga. capo dei naziona-
listi neri: e Leroy Jones. 
poeta e drammaturgo; e gli 
csponenti dei « Mussulman! 
neri» di Cassius Clay; e 
persino atcuni esponcnti del 
Naacp. il morimento di 
Marthin Luther King e dei 
suoi segvaci Roy WiH.ins e 
Whitney Young. 

In pratica, al c Center 
Tlieatre* erano rappresen-
tate tutte le tenderize dei 
negri d'America, da quelle 
P'.ii collaborazioniste (to 
< zio Tom » vicne sprcgiati-
vamente chiamato, dai ne 
gri, quel negro che accetta 
i! patcrnalismo bianco) a 
quelle pm estremistc. E du
rante i quattro giorni delta 
durata del congresso. la 
br.ttaglia diaiettica accesa 
tra i partecipanti e stata 
tutta incentrata proprio sui 
mctodi e sui contenuti del
ta lotta dei negri per i di-
ritti civili. Non riolenza e 
cc.llaborazione con le auto-
rita fcderali (linca Luther 
King) oppure rivolta aperta 
e organizzazione autonoma 
dei negri rispetlo alia « so-
cietd bianca > (tinea Car
michael Broicn)? Questa se-

conda tinea, che e poi quel-
la strutturale del Black 
Power, e alia fine prevalsa 
quasi all'unanimitd. Una 
prima mozione conclusive 
del congresso di Newark ha 
posto una rivendicazione di 
principio: < E' necessario 
abolire la parola negro, che 
e stata inventata dai bian-
chi e che viene sempre 
usata con senso infamante. 
e sostituirla con la parola 
nero o afro americano. E' 
necessario abolire sin nella 
sua terminologia il concetto 
di " negritude " elaborato 
dai bianchi ». Dunque neri, 
da oggi. invece che negri. 

Una seconda mozione ha 
stabilito i seguenti punti: 
1) Boicottaggio di tutti quei 
movimenti neri. di tutte le 
Chiese nere. di tutti i cit-
tc.dini neri che non aderi-
scono at concetto di rivolu-
zione nera; 2) Boicottaggio 
di negozi, fabbricanti e 
acquirenti di lozioni per li-
snare i capelli e di creme 
per schiarire ta pelle (lo
zioni e creme cui ricorrono 
molti neri < chiari > per ten-
tare di esser presi per 
bianchi, nd.r.); 3) Boicot
taggio dei giochi Olimpici 
del '6S facendo ritirare dai 
le compctizioni tutti gli atle 
ti neri delta squadra degli 
Stati Uniti: 4) Fandazione 
di unirersitd nere per < pro-
fessionisti delta riroluzio 
ne» che provochino som 
rcnw su base nazionale: 5) 
tstituzione di feste e va 
canze nazionali in onore di 
croi neri come Malcolm X: 
O Rifiuto del controllo del-
le nascite t inrentato dai 
bianchi per sterminare la 
razza nera >; aumento con 
or,ni mezzo dcll'incremenlo 
demografico delta popotazio 
ne nera: 7) Rifiuto in ogni 
circostanza delta tcra mili 
tare nell'esercito america
no; slogan di questa bat-
tnglia. riferita soprattutto 
olla guerra del Vietnam, 
deve essere il grido * Hell. 
no. I won't go! ». all'infer-
no, no. non andro; 8) 7m-
pegno ad uno sforzo di mas 
sa p«»r provocare in Ame
rica un crak finanziario; 
9) Aumento delle sommosse 
e delle rivolte nere. 

$. e. 

ritti umani signiflcano per le 
masse negre disoccupazione. 
bassi salari e altre forme di 
privazione. Perci6. nel me/zo 
della lotta, mentre uniamo le 
nostre forze nella grande bat-
taglia per j diritti civili. met-
tiamo l'accento sulla condizio-
ne economica del nostro poj lo. 

K* un fatto che. malgrado 
ogni progresso finora compiuto, 
le masse negre non sono andate 
realmente avanti dai punto di 
vista delle loro necessita eco-
nomiche quotidiane. Le statisti-
che possono eoncretamente pro-
Vdre che noi siamo oggi piii in 
dietro di quel che fossimo un 
decennio fa. Nel pieno di una 
prospenta senza precedenti. 
con un prodotto nazionale vi-
cino agli ottoccnto miliardi di 
dollan annui, la disoccupazione 
negra e ancora piu che doppia 
di quella bianca. E la disoccu
pazione tra i giovani negri a-
van/a con un ntmo allarmante. 
Mentre nel 1953 i salari medi 
dei negri erano pari al 59 per 
cento di quelli dei bianchi, i 
dati attuali li collocano al 53 
per cento di quelli dei bianchi. 
I/avvento dell'automazione e 
della cibernetica e la mancan-
za di specializ/azioni fondamen-
tali tra le masse dei negri 
americani fanno del negro non 
soltanto un disoccupato. ma. 
troppo spesso. un non occupa 
bile. 

II male 6 che. malgrado il 
chiasso della stampa padrona 
le sulla for/a del movimento 
sindacale. meno di venti mi-
lioni di lavoratori americani so
no organizzati. Piu di cinquan-
ta milioni sono fuori dei sinda-
cati. K i non organizzati figu-
ratio soprattutto in quel set-
tanta per cento della forza la-
vorativa nazionale che non la-
vora neH'industria. bensi nei 
servizi. E' nei servizi che tro-
viamo le masse dei lavoratori 
negri. Essi lavorano nelle la-
vanderie. negli ospedali. nel si-
stcma d'istruzione, negli alber-
ghi e nei ristoranti. nei negozi 
e nei campi. Noi assicuriamo i 
servizi nelle case dei ricchi. 
Svolgiamo servizi che sono vi-
tali ed essenziali per la vita 
della comunita e della nazione 
in queste aree. Eppure il nostro 
lavoro e spesso definito servile. 
E. in molti casi, non abbiamo 
sindacati. 

Percio. la mia proposta e che. 
attraverso l'iniziativa dei sin-
dacalisti negri e del NALC. in 
ogni comunita. in tutto il pae-
se. e specialmente nelle vaste 
comunita urbane, convochiamo 
conferenze di tutte le forze in-
teressate alia nostra lotta. Con
ferenze per pianificare 1'orga-
nizzazione della nostra gente 
in sindacati. che devono essere 
da noi controllati. che devono 
essere democratici. 

... In questi giorni. mentre si 
parla tanto di potere. credo che 
sia utile e appropriato dichia-
rare senza equivoci che noi ab
biamo bisogno del potere e che 
dobbiamo avere il potere. I no-
stri oppressori vorrebbero far-
ci pensare che non abbiamo al-
cun potere. La parola d'ordine 
€ potere negro > e stata distorta 
e isolata dai suo contesto da 
persone di entrambi i Iati del-
lo spartiacque. amici come av-
versari. Ed io sono qui per 
dire che 1'organizzazione della 
nostra gente secondo le linee 
che noi progettiamo sara la piu 
grande manifestazione di po
tere che ci sia mai stata da 
parte nostra. Potere di riven-
dicare. potere di negoziare. po
tere di decidere. 

II governo e il Congresso. no-
nostante le loro dichiarazioni 
in sen=*> contrario. stanno ren-
dendo chiaro che non sono pron-
ti a stanziare niente di simile 
a fondi adeguati alle esigenze 
dei milioni che vivono nella mi-
seria e nella privazione. Pos-
siamo immaginare quanti posti 
di lavoro potrebbero essere 
croati ^e nelle nostre aree ur
bane ci fosse un programma 
di massa per la costruzione di 
abitazioni docenti. di ospedali. 
di scuole e di locali per a t th i ta 
ricreative e culturali? Ccrta-
mente. se si facesse cid. i no-
stri sindacalisti edili non do 
vrebbero temere la disoccupa
zione. perche ci sarebbero po 
sti di lavoro in numero piu che 
sufficiente per tutti... 

Percid. noi pensiamo che la 
nostra attuale politiea estera e 
errata da un punto di vista 
morale come da un punto di vi
sta pratico. Percid io credo che 
sia nostro dovere premere per 
un ordine di priorita che com-
porti in primo luogo la fine im-
mediata del massacro nel Viet
nam e degli stanziamenti di 
guerra. e che assicuri alia no
stra gioventu reali occasioni e 
speranze di vita, liberta e per-
seguimento della felicita. in 
luogo della triste prospettiva 
di morire sui campi di batta-
glia del Vietnam. 

I GIOVANI COME SOGGETTO NON COME OGGETTO 

« Siamo interna zionalisti 
non cosmopoliti» 

Accesa tavola rotonda sui problemi « oltre le frontiere» — « Forse mai nella storia come oggi e stata cosi diffusa 
nelle giovani generazioni la convinzione di essere cittadini del mondo» — «Noi crediamo nella pace in modo di-

verso: non e'e piu ombra di odio sui ponte che abbiamo alzato oltre i confini per darci una mano» 

VI. 
Mi dice Luigi Muechini: « / 

fliotarii sono interitazionalisti. 
Non e'e ombra di dubbio: in 
questa posizione sono sinceri e 
non hanno riserve. Questo pon
te spontaneo che si e creato tra 
i ragazzi di diverse naziofii e 
ancora legato alle cravatte co-
lorate e al solfeggio ma ha qual-
cosa nel fondo che restera. E' 
una piattaforma che avra in-
teressanti sviluppi quanda i 
giovani passeranno dalla fase 
protestataria a quella ideolo-
gica e costruttiva ». 

« Allora quelli che si battono 
contro tutte le ideologie die 
tipo di giovani sono? ». 

«Quelli sono soltanto degli 
stravaganti che per volere fa-
rc del nuovo copiano quello che 
troppi altri hanno tentato pri
ma di loro. Quelli non sono in-
ternazionalisti ma cosmopoliti. 
E' diverso: sono destinati ad 
estinguersi >. 

La giovane che mi affronta 
con queste frasi non ha anco
ra 25 anni. Mi dice che e ar-
rivata a questa conclusione at
traverso il dubbio. Ha letto 
un'infinita di libri e fatto tre 
esperienze di lavoro. II suo fi-
danzato l'amrnira ma scrolla 
la testa: « // guaio nostro e la 
serieta che mettiamo nella no
stra prosopopea. In realta ri-
schiamo di essere la genera-
zione che si annienta nella pro-
testa mentre gli altri, « i ma 
tusa * cantinuano imperterriti 
nella loro strada 11 ponte tra 
noi e tutti gli altri giovani del 
mondo e gettato ma se non ci 
salderemo a chi e nato avanti 
a noi rischia di rimanere un 
ponte senza pilastri. campato in 
aria. E qui il discorso si fa 
difficile per tutti noi. Dalla fa-
miglia al mondo Forse non e 
mai stato cosi difficile perche 
a forza di sentirci dire da quel
li die la sciorinavano come 
una frase fatta, di «usare il 
cervello > noi ci abbiamo ere-
duto sui serio e ragioniamo con 
le nostre teste >. 

Giulio Sproni uno che si sta 
per laureare in ingegneria elet-
tronica: < Forse mai nella sto
ria e* stata cosi diffusa nelle 
giovani generazioni la convin 
zione di essere cittadini del 
mondo. ovvero semplicemente 
"uomini" nel senso piu com-
plelo e piu netto della parola. 
Non e'e problema nel mondo 
— dai Vietnam al marxismo. 
alia Cina. a Israele — che non 
sentiamo come profondamente 
nostro. Credo che questo sia it 
nostro « umanesimo > se voglia-
mo usare la parola che stor-
piano tutti quelli che hanno po-
ca umanita >. 

Annarita Ludi: c 71 mondo & 

dei giovani. 1 giovani sono il 
mondo. Non vi sono piu fron
tiere tra noi. Detestiamo reto-
riche e conformismi qui e in 
ogni nazione di tutti i conti-
nenti: e una cosa meravi-
gliosa >. 

Accanto a lei un giovane con 
la barba lunga attomo a tutto 
il viso, Nereo Racchini: « Que
sta va in caccia di farfalle. 
Altro die frontiere, ci pianta-

no ogni giorno muri e stcccati! 
to passo per il "cinese" della 
compagnia. Sono per la lotta 
globale, sissignori, per la rot 
tura senza preoccuparmi dei 
cocci. Finora, a forza di rac-
cogliere cocci ci sono rovinati 
addosso i muri. Hanno sempre 
comandato i piu forti. I raz-
zisti peggiori sono quelli del 
censo. Se possiedi set perbe 
ne, se no sei un merlo. Deve 
durare cosi? Perche sarei un 

esaltato se anch'io voglio quel
lo che chiedono gli altri? to 
lo chiedo piu forte, vogho su 
bito ottenere, ecco la differen 
za >. 

Mario Casalti: e Non e que-
stinne di cmesi o di esaltati. lo 
sono tra i pndn die all'L'ni-
versita non ha applaudito lo 
svrittoTC Fortini a quella foma
sa conferenza. Perche lio capi-
to che non parla va da guna 
ne. I gioiani non sono dispe-

rati, ne iwlati. J giovani non 
sono m tri'icea ma all'aperto. 
La disperazione di chi tia doto 
.\enza avere non e la nostra. 
Noi vogliamo ragionare sui pro
blemi del mondo e non cercare 
le facili sortite. Se e tutto 
complicato perche credere alle 
trovate miracolistidie? Ragio
niamo andie sulle Guardie lios-
se senza preconcetti e senza 
credere ai fascmi spettacolari. 
D'altro canto come si pud corre-

Congo: la disfatta dei mercenari 

CONGO — E' I'alba. I mercenari respinti dalle truppe regolari di Mobutu si ritirano. II loro capo, il colonnello Denard, e gia 
ricovefalo, ferito, all'ospedale di Salisbury nella Rhodesia. Pareva la fine dell'esercilo mercenario che opera nel Congo al soldo 
deirimperialismo. Ma nei giorni scorsi, da Bruxelles, sono circolate nuove voci sugli « arruolamenti >: stavolta i mercenari vor
rebbero liberate Ciombe. E' di ieri la notizia che in uno scontro presso Bukavu le truppe congolesi avrebbero avulo una cin-

J quanlina dl morti (foto da < Pans Match *) 

Impressioni di un viaggio in Romania 

BUCAREST: UNA GRANDE METROPOLI 
MAS A DAL VERDE E DAI FIORI 

Visibili e netti ovunque i segni di un rapido e ordinato progresso - L'intensa e vivace vita 
di una citta ove vivono un milione e mezzo di persone - II museo del villaggio e il mercato 

antiquario statale - Duri col pi, dalle cose, ai luoghi comuni deiranticomunismo 

Dal nostro inviato 
BUCAREST, agosto. 

Roma e Bucarest sono vicine: 
a due ore e 50 minuti di volo. 
Si parte da Fiumicino alle 17 
e si arriva all'aeroporto della 
capitate romena atle 19JS0. men
tre sta calando la notte. Buca
rest vi balza incontro offrendovi 
uno spettacolo forse unico al 
mondo: quello di una citta im-
mensa letteralmente sommersa 
dai verde; un cerde forte, den-
so. fresco, che difende un mi
lione e mezzo di bucarestini 
dalla calura continentale. che 
rende il clima piu temperato. 
che fa di una metropoli un 
enorme giardino. 

La caratteristica, il tratto 
distintivo di questa citta. che 
secondo una storialeggenda un 
antico pastore di name Bum 
avrebbe fondato quasi 500 anni 
fa. sono proprio il verde. gli 
alberi. i fiori. Certo esiste un 
centra storico. con palazzi su-
perbi nei quali predomina uno 
stile vagamente balcanico, e 
Bucarest offre anche molti 
spunti di interesse ai cultori di 
storia dell'arte e delle civilta 
umane. 71 museo del villaggio 
romeno. fatto di autentiche an-
tiche abitazioni delle diverse 
regioni del Paese. smontate e 
fedelmente ricostituite in un ri-
dente grande parco. e una testi-
monianza di vita che induce a 
profonde Tiflessioni. Ma se di-

pendesse da noi chiameremmo i 
Bucarest « citta dei fiori >. Ve [ 
ne sono dappertutto. sotto t bo-
schi, nei parchi. nelle piazze. 
lungo i grandi boulevards a 
quattro corsie. perfino fra le 
rotaie del vecchio tranvetto che j 
collega il centra con i quartieri \ 
piu lontani. Si direbbe che la j 
fioricoltura sia per i rumeni 
una specie di passione nazio 
nale. 

Abbiamo percorso circa tre
cento chilometri. da Bucarest a 
Mamaia, attraversando campa-
gne lussureggianti e centinaia 
di rillaggi. In ogni strada. in 
corrispondenza di ogni casa, 
anche isolata. sui ciglio della 
carreggiata fionvano aiote. A 
Bucarest esistono interi quar
tieri residenziali composti da 
tillette praticamente « soffoca-
te > dai verde e dai fiori. II logo 
che sorge nel bel mezzo della 
cittd e che d'inverno si trasfor-
ma in una enorme pista di pot-
tinaggio. vi appare circondato 
da una festa di colori. 

Non vogliamo affermare. ov-
viamente. che nelle citta rome-
ne esistano soltanto alberi e 
fiori. Nella stessa Bucarest. 
per esempio. sono stati edificati 
e sono ancora in corso di co
struzione quartieri moderni. do-
minati da grossi casamenti ret-
tangolari del tutto simili a certe 
nostre abitazioni di periferia. 
Va precisato. tuttacia, che an

che in questi casi. anche quan-
do si e costretti a erigere pa-
lazzoni a piu piani per fronteg-
giare le crescenti esigenze abi-
tative di una sociela in rapida 
trasfarmazione industriale. si 
tiene ben presente che in quelle 
costruziom devono vivere esseri 
umani. Per questo fra un 
« grattacielo » e Valtro esistono 
amplissimmi spazi verdi. desti
nati a diventare veri e propri 
parchi attrezzati. 

Non a caso. d'altronde, al 
centra di una nuova citta satel
lite di Bucarest. appena inizia-
ta. e stato prima cTogni altra 
cosa scavato un laghetto arti
ficial. II fatto e che. mancando 
ogni possibilitd di speculazione, 
le cose si possono fare a misu-
ra dell'uomo — come si dice — 
anche quando pressanti esigen
ze impongono soluzioni urbani-
stiche discutibili. Questo qui e 
neU'ordine naturale delle cose. 
nella logica di un sistema che 
non pone il profitto al centro 
dell'universo. 

Ecco una costatazione che 
chiunque visili la Romania deve 
necessariamente fore. Chi scri-
ve ha bretemente soggiornato 
sui Mar Nero, sui Danubio. nel
la capitate, nella citta indu
striale di Ploiesti. in alcune 
cooperative agricole. La sensa-
zione che la Romania fosse un 
paese in progressiva, accele-
rala trasformaz'wnt venica 

confermata in ogni circostanza, 
anche quando negli incontri e 
nei colloqui, sempre schietti e 
cordiahssimi, non si trovavano 
punti di completo accordo. II 
Paese d'altra parte of re de
menti dt vasto interesse anche 
a chi votesse viaggiare ed os-
servare senza chiedersi tanti 
perche, e a chi semplicemente 
desiderasse divertirsi. 

Le novtta, le cunosita non 
mancano davvero. specialmen
te per un ttahano, o per un 
occidentale abituato a modi dt 
nrere del tutto diversi e spesso 
prigiomero di tuoghi comuni 
che si ricelano falsi al primo 
incontro. Non ci rifenamo tanto 
alia emancipazione \emmmile, 
per cui trovi donne che lavora 
no ovunque, nelle fabbriche 
come nell'edilizia. nelle aziende 
di trasporto come nelle campa-
gne. 

In Italia, in occidente in ge-
nere, si dice per esempio che i 
negozi statah sono malcondotti 
e invece li trovi forniti d'ogni 
cosa e pieni di clienti. Si dice 
che nelle citta socialtste la vita 
e grigia e monotona e invece 
pare che migliaia di persone vi-
vano solo di notte. Si dice an
cora che i ritrovi sono tristi e 
invece li trovi briosi. vivacissi-
mi. pieni di luci e di eleganza, 
con orchestre tipiche raffinatis-
sime. Non osiamo e non deside-
riamo affermare che tutto vada 

bemssimo e che nella Repub-
blica socialista romena non esi
stano problemi anche sen". I 
primi ad avere coscienza di vi
vere in una realta complessa e 
contraddittoria sono propria i 
dirigenti e i cittadini di questo 
Paese. E' certo tuttavta che la 
propaganda antisocialista qui 
riceve dalle cose colpi irrimc-
dmbili Perfino il mercato del-
lantiquariato che si svolge sot-
to I'cgida dello Stato come tutto 
it re*to ha una sua sorprenden 
te vitahta. 

IM < Consignatia >. \l mercato 
degli antiquan c^e si siolge nel 
cuore della capitale. e quanta 
di piu mteressante e inconsueto 
si posso immaginare. Vi si tro-
vano oggetti d'arte d'ogni tipo. 
dalle icone ai tappeti, dai vasi 
cmesi alle statuette rumene. 
Chi desidera vendere un <pez-
zo > non fa altro che recarsi 
alia e Consignatia >. dove alcu-
ni estimatori specializzati lo 
vaghano, gli danno un prezzo e 
lo mettono all'esposizione. 
Qando sara venduto il *conse-
gnatarioy ricevera il prezzo sta-
bilito e il magazzino incassera 
la sua percentuale. Non vi sono 
possibilitd di t buggerature >. 
Si pud comprare tranqutlli, si-
curi che chiunque avrebbe pre-
so it medesimo pezzo alio stesso 
prezzo. 

Sirio Sebastianelli 

re se attomo a not. tnnti al'n 
ytaiam non sauno am ora m'p 
pure camminarv. 0<KH histx/no 
andare nrnitti a vuluntm. I 
profeti hanno fatto il lorn tern 
po. O siamo tutti profeti o nnn 
serve a niente I'esseilo m p'> 
chi *. 

La discussione si Ta «H < i^a 
E' una tavola rotonda ton tutu 
partecipanti. Non ci sunn con 
ioicn/icTi che intioducoiio o 
rispondono. II tenia e ct-i lt.mte 
perche e tia tutti ijiu lln che 
li tiova pm Mtiin e uniti 

€ La dtffcrcnza tia V""<e 
crediamo not nella pare e come 
credete 101 c grande \'<>i ^<e 
te usciti sanquinanti dalle oner-
re della rostra epoca. poita 
te dentro I'odio di parte an 
che quando vi sfor:ate dt Uir-
lo tacere. Per roj la guei ra 4 
barbaric. Per noi e Ixnhuuc r 
stupiditd. IAI guerra e 1'aiv'i 
pin vecchia e non uncltiumn 
piii ne di tisarla ne <he > en 
ga impugnata da altri Se ah 
biamo la ragione perdu si an 
narsi sin problemi die ei div> 
dono? Perche il denaro e I'm 
teresse devono essere una mul 
la piii scattante dell'ideale" Sni 
crediamo nella jxice perdu- sia
mo nati razionalisti. Non IJIU 
stifichiamo la guerra per nes 
suno. Per stipe rare le difhenl 
ta degli sfruttati esiste far ma 
dell'unitd. Sono i piu ah sluf 
tati. possono vineere I'nen 
do i cervclli non le anni ) 

(lastone Frangilctti ha p;n 
lato tutto d im fiato .sen/a la 
re un punto tra una fiasc * 
l'altra. (ill altri lo hanno asc ol 
tato come se p.trlas^e pti tutti 
E invece non cr;i cosi pen tic 
NViina Baraw'lh dice cli imi.in 
do: « Not die per <na i i stan 
chiamo ancora sin libit sia'no 
d'accordo sui tenia della pare 
con Frangiletti Ma una n-.*ei-
vazione ei briteia sidle lalihia 
Come si pun ta<)hcre 1'nrrui 
dalle mam a (hi I'lia ti^nta 
sempre per imporre le pmpric 
decisioni agli altri? Son lm to 
che chi usn la ragione m<iu i 
la pace, bisoqtia tmpedire i lv 
ci sia chi la pun scatenare Se 
no contmuera ad essere il lupo 
a sbranare gli aqnelli. Not non 
possiamo accettare la menta1 

td del sacrificato E allora'' 
Basta umrsi quando cht crcrlc 
nelta guerra ha la forza per di 
sunire? Eccoli alia realta del 
Vietnam. Certo gli americani a 
vista sono piu civili put evn-
luti degli asiatici. Ed ecco che 
e facile allora fare credere che 
chi e nero. chi e costretto a 
dividere un tctto di capannn 
con la giunala non e dcqnn di 
vivere libera mentre gli ame 
ricani e giustn che facciano i 
gendarmi uccidendo Come s> 
fa a fare eadere — anche in 
chi non v lupo — i pregiud'Zi 
del colore della pelle, dei fa 
natismi religiosi. del censo? Se 
Vunico mezzo e la riolenza en 
me rifiutarlo da una parte so
la? Estremismo questo? Na 
sun giovane vuole ucciderc. Ma 
nessuno e dispasto a farsi IK 
cidere. E' tutto qui i. 

c Se facessero un trihunale. 
una soeietd delle Nazioni Vn< 
te, tutta composta di gioiani. 
questi. tra lorn, troverehbero 
soluzioni raqionate c paciftche 
a tutte le controversie i. 

< Insiemc a me studiano tre 
negri e due giapponesi. Ebhene 
it prof ess-ore che ci ha m*e 
gnato a traltarh come not tra 
disce ancnr oggi il controllo 
cut deve sottoporrc ae stesso 
per essere con loro enmp r con 
noi bianchi. Per noi invece %o 
no amici m tutto c per tutt<>. 
equali agli altri. Antipitici n 
simpatici a seconda del Imn 
carattere come nm tutti An
cora: quando si lia notizii di 
un volo spaziale. di una nuorv 
scoperta scientifica. noi s'arri't 
portati a gioirne come per nnn 
scoperta nostra, mdipendente 
mente dai paese o dalla gente 
che ha fatto la scoperta Prr 
noi e diverc): auche per n-o 
padre che e stato .sempre un 
maestro di costume en de e di 
solidarietd intcrnazio»alc 

Marina Scagm e di (\u( i!o (•>•" 
s'arro^a legccnr.fntc- n vi«o 
quando parla da\ar.ti a pM 
persone. IJO C accaduto arrh<--
ora eppure ha pdrlato ton una 
talma sorprer.de ntr 

Vogliamo fart' punto qui Ah 
biamo raccontnto ant ho trap 
po a lunso. All'inizio ci rrava 
mo propo^ti di fare uva in 
thiosta Mii pio\an\ A\e \amo 
una 5cno di tt M O di d,->ti in 
tt^ta. Ma a rontatto ton i c o 
\ani ci siamo r t - I porfttta 
mente conto the df lie mchitsto 
su di loro ne hanno picm gl. 
octhi. 

Soggotto non oggctto i mo 
vani d'oggi. Sono ancora ton 
traddittori su molte cose? So 
no troppo divc-rsi gli uni daeli 
altri? 

Se questo 6 \ero a chi e por 
messo trarre delle conclusion!'? 

Davide Lajolo 

(FISE - 1 precedent! art colt 
sono stati pubhlicatt il 21 ft. 
25, 29 luaho e 2 aaostoy 
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