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IIrisvegliodelle masse su dafricane contro il bieco regime razzista 

MADONNINA MIA 

«Caro Fortebracclo, for-
se ti possono interessare 
le motivazioni con cui so-
no stati Insignlti col "Pre-
mio Madonnina" alcuni 
esponenti del Comitato d'o-
jaoro del premio stesso. 
Rlchiamlamo in partlcola-
re la tua attenzione sulla 
motivazione relativa al pre-
fetto Mazza. Per 1'Ufflclo 
segreteria del PCI — Fede-
razlone milanese Siegmund 

Ginzberg . Milano». 

Cari Compagni, questa 
rostra lettera e datata 1 
marzo, tre giorni prima, il 
27 febbraio, e stato asse-
gnato a Milano, con gran-
de solennita (vedo stam-
pata in calce all'invito que
sta /rase jatale: «E' di ri-
gore l'abito da sera ». Cor-
bezzoli) il XX Premio In-
ternazionale « La Madonni
na », nel salone dei Con-
gressi della Provincia. Ma 
io ho ricevuto soltanto Val-
tro giorno, precisamente 
martcdl 20, la lettera che 
ho ora sotto gli occhi, con 
gli allegati. Non e colpa 
mia se ne parlo con ritar-
do, i lettori vogliano co-
munque perdonarmene. 

II premio a La Madonni
na », che quest'anno ha fe-
steggiato il ventennale del-
la sua /ondazione, non so 
con precisione che cosa 
sia, ma immagino che si 
tratti della solenne attri-
buzione di un riconosd-
mento pubblico a quanti, 
nel campo dell'arte, della 
scienza, del pensiero e del
le relazioni umane, diano 
lustro alia patria in gene-
rale e magari in portico-
tare a Milano. L'invito al
ia festa di quest'anno, che 
sto osservando, non ripro-
duce lo statuto del Pre
mio, ma ci offre una pre-
gevole poesia della gentile 
signora Renata Pescanti 
Botti, fondatrice e presi-
dente del Premio. La poe
sia, un sonetto, dedicata 
alia Madonnina, non d for-
se memorabile come « Tan-
to gentile e tanto onesta 
paren, ma mi sembra una 
cosetta graziosa, di felice 
ispirazione. Perchi possia-
te farvene una idea, ve 
ne trascrivo i primi quat-
tro versi: «Come tutti 1 

tuol figli, anch'io ti amo 
/ e per lume ti cerco e 
per riposo / o nostra Mam
ma d'oro che invochiamo 
/ con il diminutivo affet-
tuoso». Eh, che ve ne 
pare? 

- II Premio si- adorna di 
un Comitato d'onore che, 
aperto dal presidente del 
Consiglio, vanta ben ses-
santaquattro tra le piit al-
te personalitd del governo, 
del Parlamento, della fi-
nanza, della magistratura, 
delle professioni, e i pre-
mi vengono attribuiti (fa 
una «commissione giudi-

catricen, dei membri del
la quale voglio riportare 
uno per uno i nomi, per-
ch€ immagino che a uno 
di low sia dovuta la ste-
sura delle motivazioni che 
trascriverb e che, non ne 
dubito, faranno la delizia 
dei miei lettori: a Renata 
Pescanti Botti - Fondatrice 
del Premio e Presidente -
Lino Montagna • Presiden
te della Giuria - Carlo Sir-
tori - Nicola Jaeger - Gio
vanni Ghirardi - Ernesto 
Pisoni - Ferruccio Lanfran-
chi - Umberto Morucchio -
Severino Pagani - - Carlo 
Ravasio ». 

Ed ecco, ripqrtate te-
stualmente, le piu interes-
santi motivazioni del Pre
mio recentemente conferi-
to: «Giuseppe Medici — 
1/onorevole Giuseppe Me
dici, Ministro degli Esteri, 
saldo nei principi, pronto 
di cuore, chiuso alle an-
tinomie, rispettoso della 
tradizione, duttile nel rin-
novamento: sua fede e la 
pace, sua virtu l'ordine, 
suo costume 1'onesta, suo 
motto "costruire senza di-
struggere"». * Libera Maz
za — Un'austerita tempra-
ta di cortesia, una vita pa
reneutica, esortativa, una 
immediata percezione dei 
valori umani, una vissuta 
conosoenza dell' eticismo, 
una partecipazione attiva 
ai problemi del lavoro, del
l'arte, della scienza. Un uo-
mo composito, senza in-
crinature ne lateralismi, 
un'aspirazione al mistici-
smo esistenziale. Cos! pos-
siamo definire il Prefetto, 
dottor Libero Mazza, in cui 
razionalita, ideazione, ipo-
tesi multiple e coerente 
duttUita sono a fondamen-
to del pensare e dell'agi-
re». «Guido Carli — II 
Prof. Guido Carli, Gover-
natore della Banca d'lta-
lia, e un talento della fi-
nanza e uno scienziato del-
1'economia. Come i grandi 
economist! del passato, 
Adam Smith e John Key
nes, ha una natura eclet-
tica, creativa ed estempo-
ranea, sensibile anche al-
l'irrazionale e all'impreve-
dibile. 11 suo modello eco-
nometrico su cui plasma, 
misura, anticipa e orien-
ta la sua politics mone-
taria, ha la scama com-
piutezza di una formula e 
di un aforisma. E* conside-
rato, con Benedetti Miche-
langeli, una gloria di Bre
scia, la citta di Paolo VI». 
mEdmondo Malan — II 
Prof. Edmondo Malan, di-
rettore della Clinica chi-
rurgica II della University 
di Milano. e intemazional-
mente noto come "il chi-
rurgo dell'arteriosclerost" e 
"lo strutturallsta della chi-

rurgla", perche" ablle a so-
stitulre i vasi sanguigni 
malati, a trapiantare re-
ni, ad affrontare la chi-
rurgia eroica, quella che 
richiede grande dottrina, 
prudente aggressivita, esa-
sperato tecnicismo. La sua 
moralita e usbergo alle 
balestre del critic!. La sua 
signorilita e palestra del-
l'amiclzla ». 

Io posso testimoniare 
che il ritratto del sen. Me
dici e perfetto. Uomo di 
modi cordiali e di non 
ef/imera cultura, c'e una 
cosa sulla quale non trail-
sige: le antinomie, davan-
ti alle quali si chiuse, ap-
punto, ermeticamente. Ba-
date bene che nel rinnova-
mento e duttile, come giu-
stamente afferma la moti-
vazione, vale a dire arren-
devole, nel senso che se 
anche non si rinnova nul
la, lui, in fondo, si rasse-
gna. Ma le antinomie no, 
quelle non le vuole veder, 
come le rose rosse, non le 
vuole veder. E cosi e in-
negabile che Medici sogna 
di «costruire senza di-
struggeren. Guardatelo in 
faccia: vi pare tipo da di-
struggere checchessia? Ve 
lo immaginate non dicia-
mo su una barricata, ma 
soltanto su una cassetta 
da arance? 

Tutt'altro tipo i invece 
il prefetto di Milano Maz
za, che sono felice, mi cre
do, di non conoscere. La 
sua, ci assicura la motiva-
zione, & una «vita pare-
neutica». Si doveva dire 
« parenetica », ma pazten-

za, lo sfondone della Giu
ria 6 persino accettabile, se 
vuole essere un rinforzati-
vo. «Eccellenza, com'& la 
sua vita? » «Pareneutica, 
amico mio, pareneutica fin 
dalla mattina presto, ed 
esortativa. Ma che ha, si 
sente male? » « E' la noia, 
Eccellenza, ma passa subi-
to. E le sue aspirazioni, 
Eccellenza, quali sono? 
Vuole diventare prefetto di 
Roma, senatore, presidente 
della Repubblica? » «Per 
nulla affatto. Legga la mo-
tivazione: la mia sola aspi-
razione & al "misticismo 
esistenziale". Non si ve-
de? » Intanto i fascisti pic-
chiano la gente in San 

Babila, lo studente Fran-
ceschi viene ammazzato 
davanti alia Bocconi e Pa
dre Mazza k sempre 11, 
inamovibile e mistico, co
me un santo giottesco. 

Si racconta che il gover-
natore Carli, avendo una 
a natura eclettica, creati
va ed estemporanea», un 
pomeriggio d'estate, essen-
do in procinto di andare 
al mare, si recb alia Ban
ca d'Italia in calzoncini 
corti e in maglietta a ri-
ghe. Mentre egli saliva le 
scale, le scendeva Vex go-
vernatore Donato Meni-
chetla in compagnia di 
Adamo Smith. Menichella 
fece finta di non vedere 
Carli, la cui tenuta gli 
parve sconveniente, men
tre Adamo, che era noto-
riamente un frivolo, an-
do subito a mettersi in 
shorts anche lui e si reed 
con Carli a Ostia. Fu una 
grande ' giornata, quella, 
per la finanza, per lo sta-
bilimento « Gambrinus », 
per Kirkcaldy (Scozia), 
per Brescia, per Benedetti 
Michelangeli, e anche, sia 
detto col dovuto rispetto, 
per Paolo VI. 

Che il prof. Malan sia 
un rinomato chirurgo, 
Vho sentito dire anch'io, 
ma non credo che la mo-
tivazione del «Madonni
na » gli abbia reso un ser-
vizio. Le buone intenzioni 
del documento sono evi-
denti, ma quando leggo 
quelVc. abile a sostituire 1 
vasi sanguigni malati» mi 
domando se non sarebbe 
terribile che il prof. Ma
lan fosse abile a sostituire 
i vasi sanguigni sani, sen
za contare che quell'agget-
tivo «abile » da un senso 
assai fastidioso di perizia 
furtiva, esercitata con in-
gannatrice destrezza. Uno 
arrica a cosa e non trova 
pii il suo solito vaso san-
guigno, al quale, si sa come 
siamo fatti, aveva finito 
per affezionarsi. aQuesto 
non & mio — grida indi-
gnato — dofi il mio vaso 
sanguigno? » Naturalmen-
te non succede, ma sareb
be grave che glielo aces-

se soslituito, a sua insa-
puta, il prof. Malan, men
tre la motivazione, franca-
mente, lo lascia intendere 
come possibile. Non vorrem-
mo assolutamente, con do, 
apparire critici nei con-
fronti dell'iltustre cattedra-
tico, per quanto ci consoli 
il pensiero che egli possie-
de un «usbergo alle bale
stre dei critici ». Chissa co
me si sentira stanco la 
sera. 

Voi mi fate notare, cari 
Compagni, che il Premio & 
stato attribuito anche a 
componenti del Comitato 
d'onore del premio stesso. 
E' vero: essi sono il mini-

I stro Medici, il governatore 
Carli, U prefetto Mazza, il 
questore Allitto Bonanno e 
e il generale dei carabi-
nieri Palumbo. Si tratta di 
un edificante esempio di. 
costume, del quale non so 
del tutto dolermi, perchi 
spero che di questo passo 
ci si decida a conferire il 
Premio Madonnina, in edi-
zione speciale, anche al-
I'estensore delle motivazio
ni, che come umorista, 
d'altronde involontario, 
non credo sia superabile 
da nessuno. 

FertcbraccI* 

Paghe di venti volte inferiori alle retribuzioni dei bianchi — Anche le ditte inglesi e le societa multinazionali puntano sulla «linea 
della fame» imposta dal governo a 19 milioni di cittadini senza diritti — Vi sono regioni dove la mortalita infantile tocca il 400 per 
mille — Gli scioperi operai e le lotte studentesche rivelano l'esistenza di un fermento sociale che si diffonde sempre piu nel Paese 

JOHANNESBURG — Folia di africani in una stazione. A debita distanza i bianchi, nel settore loro riservato 

PUBBLICATI A MOSCA 

Documenti del Soccorso rosso 
Appelli e messaggi in parte inediti delle campagne di solidnrieta internazionale per Sacco e Vanzetti, 
Ernst Thaelmann, i repubblicani spagnoli e i rivoluzionari negri d'America - Lettera di Romain Rolland 

Dalla nostra redazione 
MOSCA. marzo 

Una serie di documenti — ap
pelli, lettere, messaggi — re-
datti negli anni venti e trenta 
dagli esponenti del < Soccorso 
rosso * e dedicati ai temi del
la solidarieta internazionale e 
della lotta contro il fasci-
smo sono stati resi noti a 
Mosca dall'Istituto del mar-
xismo-leninismo del CC del 
PCUS. II materiale e in gran 
parte inedito e viene quindi 
ad arricchire la pur vasta do-
cumentazione esistente. Ap̂  
pelli, lettere e messaggi si 
riferiscono. in particolare, al
le campagne di solidaneta 
svelte in favore di Sacco e 
Vanzetti, di Thaelmann ed 
in appoggio ai combattenti 
della Spagna repubblicana e 
dei rivoluzionari negri per-
seguitati in America. 

II primo documento — da-
tato 11 gennaio 1923 e fir-
mato dal presidente del « Soc
corso rosso» Lepescinski — 
e un appello del «Bureau» 
centrale alle organizzazioni pe-
riferiche perche si crei al piu 
presto una organizzazione in
ternazionale di aiuto ai ri
voluzionari - di tutto il mon-
do. Nella lettera Lepescinski 
illustra i compiti del «Soc
corso rosso > e sollecita Tin-
vio di notizie e suggerimen-
U per estendeme 1'attivita. 

Del primo novembre 1924 
e una lettera inviata dai pri-
gionieri politici della citta te-
desca di Glaivitz alle orga
nizzazioni de] c Soccorso ros
so » della regione di Amur 
(URSS). Nel documento i per-
seguitati di Glaivitz esprimo-
no la loro < profonda com-

mozione > per l'aiuto inter-
nazionalista offerto dal pro
letariate sovietico e conclu-
dono inneggiando al valore 
della lotta per la liberta e 
alia rivoluzione mondiale. 

Altri due documenti testi-
moniano pci delle campagne 
di solidarieta per Sacco e Van
zetti svolte nell'ambito del 
c Soccorso rosso >: il primo e 
un telegramma — datato 3 
dicembre 1924 — con il quale 
il presidium degli avvocati di 
Mosca manifesta la sua so
lidarieta al comitato per la 
difesa dei due italiani forma-
tosi in America, esprime la 
piena disporo'bilita per una 
*zk>ne comune e cniede no
tizie piu dettagliate per in-
formare il proletariate sovie
tico. - -. 

L'altro documento e del 12 
agosto 1927 ed e firmato da 
Jacok Schler a nome della 
direzione centrale del - c Soc
corso rosso* della Germa-
nia. Si tratta di una lette
ra inviata da Berlino al pre
sidente degli Stati Uniti e 
contenente la richiesta di li-
berare Sacco e Vanzetti. «Si-
gnor presidente — vi si leg-
ge — e trascorsa appena una 
settimana dal volo storico di 
un pilota americano che ha 
trasvolato I'Atlantico ed e at-
terrato in Europa. Tutto il 
mondo ha seguito e ammirato 
Timpresa (....) America ed Eu
ropa si sono avvicinate (....) 
Ma proprio in questo mo
menta nel nostro continente 
si svolgono grandi manire 
stazioni a favore di Sacco 
e Vanzetti (....) Milioni di la-
yoraton, artisti e scienziati 
ramosi chiedono la loro li-
berazione (....) ». 

Un'altra lettera resa nota 
ricorda I'impegno del -c Soc
corso rosso > a favore dei ri
voluzionari cinesi della Comu
ne di Canton. «L'esecutivo 
del "Soccorso rosso" — in-
forma il documento datato 
Mosca' 17 dicembre 1927, in-
viato a tutte le organizza
zioni intemazionali — ha de-
ciso di promuovere una cam-
pagna mondiale contro il ter-
rore bianco in Cina e in di
fesa d«gli operai cinesi che 
partecipano alia lotta di li-
berazkme. E* quindi necessa-
rio che in tutte le capitali 
si organizzino • manifestazio-
ni con la partecipazione di 
esponenti famosi e di tutte 
le istanze del "Soccorso 
rosso" >. 

Segue poi un appello dei 
rappresentanti della scienza"" 
e della cultura sovietiche agli 
intellettuali di tutti i paesi 
in appoggio alia campagna 
di protesta indetta dal < Soc
corso rosso» per salvare i 
giovani negri di Scottsboro 
(Alabama. USA). II docu
mento — datato 20 marzo 1932 
— ricorda la condanna dei gio
vani negri e sollecita una in-
tensificazione delle proteste, 
notando che la societa bor-
ghese ha gia compiuto de-
litti analoghi mandando per 
le lunghe i processi e poi 
uccidendo persone innocenti 
sulla sedia elettrica come e 
awenuto per Sacco e Van
zetti. II documento e firma
to. tra gli altri, dall'accade-
mico Ba, dai registi Tairov 
e Sterenberg e dalla scrit-
trice Vera Inber. 

Alle vittime del terrore fa-
scista in Germania c poi de-
dicato un appello di Sen Ka-
tajama redatto nel maggio-

giugno 1933 e pubblicato nel
la rivista « Rundschau » nel-
lo stesso anno. Nel documen
to si auspica la mobilitazio-
ne del proletariato per il sue-
cesso della settimana di so
lidarieta indetta dal «Soc
corso rosso*. 

Seguono poi altri due mes
saggi nei quali si chiede la 
liberazione di Ernst Thael
mann. II primo — datato 
Madrid 16 aprile 1936 — e 
un appello rivolto ai Iavora-
tori di Madrid dal c Soccorso 
rosso > e dalle organizzazio
ni del Fronte popolare spa-
gnolo per la mobilitazione in 
favore del dirigenle rivoluzio-
nario e degli altri antifascist 
prigionieri in Germania. II 
secondo — datato Praga 3 no
vembre 1936 — e inviato dal 
comitato esecutivo europeo 
del « Soccorso rosso » alia di
rezione del partito socialde-
mocratico tedesco. Vi si avan-
zano una serie di proposte 
per un'azione comune in fa
vore di Thaelmann. 

L'ultimo documento e del 26 
luglio 1936 ed e una lettera 
che Romain Rolland invio al 
presidente della Repubblica 
spagnola Azafia: <La vostra 
lotta — scrive Rolland — e la 
nostra (..„) Auguro pieno suc-
cesso al vostro popolo che 
combatte per salvare la li
berta dairaggressione del fa-
sdsmo e della reazione (.„•) 
Se dipendesse da noi la Fran-
cia vi aiuterebbe. Abbasso i 
criminali fasdsti del vostro 
paese; noi, qui in Francia. 
faremo di tutto per distrug-
gerli (..,.) II vostro esempio 
e grande: l'umanita non vi 
dimentichcra! >. 

Carlo Benedetti 

Dal noitro corrispondente 
LONDRA, marzo 

Repressione e miseria sono 
le armi che accompagnano e 
sostengono. da sempre, il re
gime razzista del Sud Africa. 
Per contraddizione, sono an
che i fattori che minacciano 
ora la continuita della politica 
dell'apari/ieid. II paese attra-
versa una difficile congiuntu-
ra economica aggravata da 
sempre piu forti segni di crisi 
sociale. La protesta di in-
fluenti settori bianchi trova 
crescente riscontro nel vento 
di rivolta che si leva dalle 
masse africane. L'unica rispo-
sta che il governo sa dare alia 
«crisi» e sul terreno della 
violenza istituzionale: paura, 
provocazione, persecuzione le
gale, arresti e tortura. 

Sedici giovani sono stati re
centemente espulsi dall'Uni-
versita di Citta del Capo. E' 
una nuova occasione di scon-
tro nella vivace campagna 
studentesca che da un anno 
a questa parte ha colpito i 
gangli piu sensibili della co-
munita boera dominante. An
che fra i 3 milioni e 800 mila 
cittadini di «stirpe europea > 
(afrikaaner e inglesi) c'e un 
risveglio delle coscienze. una 
perplessita diffusa di fronte 
al peso e ai problemi di 19 
milioni di « non bianchi ». Gli 
intellettuali e le leve giova-
nili sono arrivati al punto di 
rottura con le autorita. 

Adesso Pretoria assiste ad 
un'altra montatura giudizia-
ria: sei imputati (quattro afri
cani, un irlandese e un au-
straliano) compaiono davanti 
all'Alta Corte per il reato di 
«terrorismo». accusati di 
complottare « una rivoluzione 
violenta». II potere statale 
vorrebbe ricavarne una < con
danna esemplare»: era dal-
l'epoca di Rivonia (1963) che 
non si aveva un processo po
litico altrettanto sensazionale. 
Ma i tempi stanno maturando 
e il tentativo di intimidazione 
pud rivelarsi piu che mai 
controproducente. 

II Partito Africano del Con-
gresso ha gia depositato al-
1'ONU una vigorosa denuncia 
di questo caso. Secondo la 
legge sul terrorismo del 1967 
(retroattivata al 1962) la po-
lizia sudafricana pud arresta-
re, sulla base del solo sospet-
to. c a tempo indeterminate >. 
Trentuno persone dalla regio
ne della Numibia rimasero in 
prigione per due anni prima 
che quindici • di loro fossero 
condannate all'ergastolo nel 
1968. Altri pagano con la vita. 
senza prove ne processo, nel-
le celle di Vorster. Solomon 
Modipane mori dopo tre giorni 
di detenzione e gli agenti dis-
sero che era scivolato su un 
pezzo di sapone mentre face-
va la doccia.' Anche Nichodi-
mus Kgoathe subi la stessa 
sorte dopo tre mesi di isola-
mento. Imam Abdullah Heron 
cadde dalle scale e Ahmed 
Timol venne c suicidato > da 
una finestra del decimo piano 
durante gli interrogator! nella 
sede della < politica > di Johan
nesburg. 

Ma la repressione non serve 
a soffocare il fermento delle 
popolazkmi africane. II mese 
scorso la citta di Durban e 
stata scossa dallo sciopero di 
13 mila manovali impiegati 
dalla municipalita. In una lo-
calita vicina, Mandini, gli ope
rai di una cartiera hanno 
strappato dopo una dura lotta 
aumenti del 25%. Le forze di 
sicurezza (dopo la tremenda 
lezione dell'eccidio di Sharpe-
ville) procedono con maggior 
cautela davanti alle agitazio-
ni di massa per paura di in-
nescare, questa volta, una sol-
levazione generale. II porta-
voce del popolo Zulu, capo 
Gatsha Buthelezi ha appena 
impartito quest'awertimento: 
c Occorrono condizioni piu giu-
ste se si vuole evitare una ri
voluzione sanguinosa *. 

II c salario della miseria > e 
il nodo economico-sociale at 
torno a cui ruota il potenziale 
conflitto. La questione e stata 
clamorosamente riproposta dal 
giomale c The Guardian > il 
12 marzo scorso. E* scoppiato 
Io scandalo delle paghe da ,' 
fame con cui le grandi azien-
de inglesi comprano la merce 
lavoro indigena nel Sud Afri
ca. La polemica ha raggiunto 
toni assai elevati. Si sono mos-
si i laburisti, i sindacati, i li 
berali. il Consiglio delle Chie 
se, il movimento anti-apartheid. 
van gruppi politici. Costretto 
ad un intervento imbarazza 
to. il primo ministro Heath ha 
consigliato i datori di lavoro 
inglesi a concedere, nel loro 
interesse, c una retribuzione 
piu equa ». Uomini d'affari e 
managers hanno promesso una 
inchiesta e una «rettifica >. 
La vkenda sottolinea la cat-
tiva coscienza del mondo bri-
tannico e occidentale. Ma il 
frettoloso - correre ai ripari 
(parziali miglioramenti econo-
mici, rinnovata c pressione mo 
rale » su Vorster perch6 ad-
dolcisca la discriminazione) 

non deve servire a nascondere 
quali siano i dati reali della 
situazione. 

II Sud Africa offre al capi
tate internazionale il tasso di 
profitto piu alto del mondo 
strettamente legato alia mas-
sima intensita di sfruttamen-
to del lavoro umano. Gli in-
vestimenti stranieri (65 % in
glesi, 16 % americani) sono au-
mentati del 43 % dal 1963 al 
1971. Le societa multinazionali 
control lano 1*80 % di tutta la 
produzione. Gli interessi bri-
tannici si aggirano sui due mi-
liardi di sterline (ossia il 58 % 
di tutti gli investimenti inglesi 
all'estero). I profitti rimpa-
triati oscillano fra il 12 e il 
15 %. il resto viene reinvesti-
to localmente. E' un processo 
di accumulazione continua che 
rende il capitale inglese e in
ternazionale direttamente com-
partecipe del meccanismo di 
oppressione gestito da Vorster. 
L'aparfheid, contrariamente al 
suo nome, non significa af
fatto c esistenza separata » del 
popolo indigeno. E' invece in-
tegrazione forzosa. nel siste-
ma produttivo, di una forza-
lavoro coatta, discriminata 
economicamente e socialmente. 

II «Guardian > ha rivelato 
che la maggioranza delle 512 
ditte inglesi corrisponde paghe 
ben al di sotto della < linea 
della fame » (15 mila lire set-
timanali per famiglia): 3500 
lire in un'azienda agricola, 

Una nuova 
conferma 
della teoria 
della deriva 
dei continenti 

NEW YORK, 24 
L'Antartico e congelato 

da almeno venti milioni di 
anni e I'Australla si distac-
co da esso cinquanta milio
ni di anni fa. La scoperta 
e stata fatta da due esplo-
ratori ed oceanografi ame
ricani durante un viaggio 
a bordo della nave « Glo-
mar Challenge >. Partiti da 
Fremantle (Australia) il 
20 dicembre, essi sono giun-
ti nell'Antartico durante la 
plena stagione estiva au-
strale e hanno fatto ritor-
no a Christchurch (Nuo
va Zelanda) il 28 febbraio. 

In una conferenza stam-
pa a New York, il dolt. 
Dennis Hayes della < Co
lumbia University» e II 
dott. Lawrence Frakes, del-
I'Universita della Florida, 
hanno spiegato che la du-
rafa di venti milioni di an- ' 
ni di glactazione del Polo ' 
Sud, ora scientlficamente 
accerfata, e da tre a cin
que volte piu lunga di quan
to si supponesse. 

I campion! prelevati da
gli scienziati nel sottosuo-
lo antartico a grande pro-
fondita hanno inoltre con-
fermato la feorla secondo 
cui ('Australia era unlta fi-
no a circa cinquanta milio
ni di anni fa al continente 
antartico, 

7500 lire nelle fabbriche del-
1'auto della British Leyland, 
8000 lire negli zuccherifici del
la Tate & Lyle. II minimo € li-
vello umano » (18-20 mila lire 
per un nucleo di cinque per
sone) sarebbe appena suffi-
ciente a tener lontani la de-
nutrizione. la pellagra, il ra-
chitismo e la tubercolosi. 

La mortalita infantile rag-
giunge probabilmente cifre del 
150-200 per mille fra gli afri
cani delle zone urbane mentre 
in una regione come il Tran-
skey sale al 400 per mille. Le 
paghe, in termini reali, non 
sono aumentate negli ultimi 
sessant'anni: la media nazio-
nale, comprese le aree rurali. 
e di 27 mila lire al mese. Si 
e nel frattempo approfondito 
il divario con la mano d'opera 
bianca il cui salario era di 11 
volte superiore nel 1911 ed e 
ora 20 volte piu alto. A Sowe-
to, l'agglomerato nero di Johan
nesburg, il 70% degli abitanti 
ha un reddito inferiore al li-
vello minimo di sussistenza. 

Gli africani non possono or-
ganizzarsi in sindacato ne con-
trattare la retribuzione; sono 
prigionieri del sistema di per-
messi di residenza e c passa-
porto» per l'emigrazione in
terna; hanno scarse possibi
lity di educazione e istruzione 
professionale; specializzazione 
e qualifiche rimangono irrag-
giungibili. Nell'industria vi so
no sette < categorie », cioe in-
carichi di fatica da 6500 lire 
settimanali fino al c tetto » di 
14 mila per il massimo grado. 
semi-skilled. I disoccupati (ci-
fra ufficiale) sono un milione 
e 250 mila. L*80 % di tutti i 
lavoratori neri non riesce a 
varcare la « linea della fame s. 

II Sud Africa e giunto ad 
una fase critica. Deve scuo-
tere il ristagno degli ultimi 
anni ma il rilancio si fa atten-
dere. Dopo 1'uscita dall'area 
della sterlina. Pretoria ha vi-
sto un relativo declino degli 
investimenti britannici (convo-
gliati sempre piu nell'area co-
munitaria europea). Lo stesso 
presidente dell*Anglo-American 
Corporation, Harry Oppenhei-
mer, ha ripetutamente ammo-
nito Vorster sui rischi e gli 
ostacoli che 1'irreggimentazio-
ne e l'oppressione dell'apar-
theid comportano. 

E' la logica dello sviluppo 
economico che detta ora una 
maggiore integrazione del la
voro nero. l'innalzamento del
la sua produttivita. Testensio-
ne del mercato della mano 
d'opera qualificata. Su questa 
base, una prospettiva di e pa
ce sociale » dovrebbe poi ali-
mentare la < fiducia * degli 
investitori intemazionali. Chie-
dere un salario meno infame 
per i lavoratori africani non 
e dunque abbastanza. Lo ha 
ricordato all'opinione pubbli-
ca inglese, colpita in quest i 
giorni dalla scoperta di cuna 
aberrazione >, il rappresen-
tante del Congresso Nazionale 
Africano a Londra: cH mi-
glioramento delle paghe. di 
per se. non garantisce la fine 
dello sfruttamento. In ultima 
analisi. Tunica soluzione e lo 
smantellamento della struttu-
ra socio-economica del Sud 
Africa... il ritiro di ogni soste-
gno al regime... la liquidazione 
deUa "supremazia bianca" ». 

Antonio Bronda 

II romanzo 
di una provocazione 

erotica 
che si traduce 

in una melodia 
ali'italiana. 
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