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La morte di Gheorghiu-Dej - \ 

I UN OPER AIO PER 
I 20 ANNI A CAPO 
I DELL A ROMANIA 
I Dalla milizia sindacale all'attivita politica 

La lunga opera di governo 

i 
i 

i 

Era un operaio. figlio di 
operai e chi lo ha cono-
seiuto da vicino dice che 
aveva conservato molli 
tratti di quella sua origi-
ne opcraiu anche quando 
era orm.ii da «nni il capo 
del partito operaio rome-
no e il massimo dirigente 
della nunva Romania. Al
to. robuito, con grosse 
spalle quadre. e ia rimasto 
un uomo molto semplice 
Nella sua lungu carriera 
poljtica — egli era orroal 
da vent'anni il primo se-
gretario • del partito — 
aveva dimostrato una pro-
fonda conoscenza del suo 
paese, molto realismo. un 
forte tnlento organizzaW. 
vo e una metodicita a tut-
ta prova 

• La morte lo ha colto re-
lativnmente giovane 

Gheorghiu-Dej aveva po-
t'o piu di C4 cTMii. Krn na- ' 
lo nel novembip 1901 n 
narlad. in una delle zone 
piu povere di un paese 
che. sehbene povero non 
fosse, era stato tenuto In 
condition! di grave arre-
tratczza prima dalla do-
minazlone straniera. poi 
da una monarchia corrot-
ta. a capo di un regime 
agrarioborghese. che ave . 
va forti legami di dipen-
denza col capitale dell'Eu-
ropa occidt-ntale La sce-
na della sua infan/ia fn 
ouHla . della .miseria sen
za'tsui-ran/a in un anunlo 
di Kuropa •« sntto^vilup-' 
pata »: stilin mensa di 
ogni giorno c"era quasi so
lo mamaliga, la polenta 
dei Carpati A undid an-
ni il ragazzo aveva gin 
cominciato a lavora'e. Piu 
tardi divenne elettricista. 
Fu impiegato in diverse 
imprese. A diciotto anni, 
durante uno dei prim! for
ti movimenti di sciopero, 
successivi alia fine della 
prima guerra mondiale e 
alia rivoluzione russa. co . 
nobbe come diretto prota-
gonista anche le prime 
battaglie del lavoro. 

Tu attraverso la milizia 
sindacale che egli venne 
al nwvimento operaio. Do
po' la breve parentesi del 
servizio militare nel 1923. 
lo si ritrova infatti non 
solo operaio a Galatz nelle 
tranvie cittadine. ma an
che attivo organizzatnre di 
scioperi. poi Hcenziato 
proprio per questo, quin-
di riassunto dalle ferro-
vie. dove col passare del 
tempo rivelera meglio le 
sue qualita di organizza-
tore operaio Per quest a 
via egli arrivo anche al 
partito comunista Entro a 
fame parte nel 1930. quan
do il partito era in asso-
luta illegality. L'attivita 
politica vera e propria co-
mincio quindi relative. 
mente tardi per lui. alme-
no nei confront! di altri 
dirigenti comunisti della 
sua generazinne: ma la 
lotta sindacale. nelle con-
dizioni della Romania di 
allora (nel 1929 ,anche i 
sindacati < uni tan > di si
nistra erano stati sciolti) 
aveva gia marcate carat-
teristiche politiche. 

Gheorghiu-Dej (il suo 
vero nome era solo il pri
mo. il secondo era un no
me di battaglia. quello 
stcsso della locality — Dej 
— dove era stato trasfe-
rito in punizione per la 
sua attivita di organizza-
tore operaio) divenne an
che un capo i nazionale 
proprio grazie a questa 
sua attivita politico-sinda-
cale. E" qui uno dei tratti 
riistintivi della sua biogra-
fia. rispotto a quella di 

Gheorghiu-Dej insieme con Nehru 

molti altri massimi diri
genti dei partiti comuni
sti dell'Europa orientale 
che conquistarono il pote-
re dopo la seconda guerra 
mondiale. Nel 1932 egli fu 
portato alia testa di un 
Comitato centrale di agi-
iazione dei ferrovieri. In 
questa sua qualita Gheor
ghiu-Dej fu nel febbraio 
dell'anno successivo l'ani. 
matore di un grande scio
pero. che ebbe a Grivitza 
un tragico epilogo quando 
la polizia sparo sui lavo-
ratori. uccidendone molti. 
La lotta fu tuttavia in 
gran parte vittoriosa: riu-
scl a imporre numerose 
rivendicazioni. ebbe forti 
ripercussioni politiche e 
porto alia caduta del go
verno responsabile del 
massacro. 

Capo degli scioperantl. 
Gheorghiu Dej . fu arre-
stato e condannato a do-
dici anni di reclusione. 
Anche dal carcere egli 
continuft un'attivita poli
tica clandestina. Fu in 
quel periodo che intorno 
a lui. fra gli altri mili
tant! operai arrestati. si 

" raccolse quel gruppo che 
doveva poi diventare col 
tempo il principale nucleo 
di direzione d e l ' partito 
comunista roraeno Del 
dodici anni di condanna 
Gheorghiu Dej n e scontd 
undici. Nel 1944 l'arrivo 
degli eserciti sovietici . la 
lotta antifascista delle 

' avanguardie politiche del 
popolo romeno. il voltafac-

• cia in extremis della mo
narchia portarono al rove-

• sciamento del regime fa-
scista di Antonescu. 

Gheorghiu Dej fu libe-
• rato. Un anno dopo egli 

venne eletto segretario 
- generale del partito 

Da allora egli ebbe sem-
pre un ruolo di primissi-
mo piano nella vita poli
tica • del paese. Lo ebbe 
nelle vicende che nel *47 
abbatterono la monarchia 
e istaurarono la repubbli-. 
ra. poi ancora in tutte le 

successive imprese che 
hanno avuto come obbiet-
tivo la costruzione di una 
Romania socialista indi . 
pendente. Egli fu ben pre
sto il capo riconosciuto 
del partito operaio, risul-
tato dalla fusione tra so
c ia l i s t e comunisti. Per 
un certo periodo di t em
po ricopri anche la carica 
di primo ministro. Dal 
1961 era Presidente del 
Consiglio di Stato (carica 
equivalente a quella di 
capo dello Stato) . Ma fu 
snprattutto come primo se
gretario del partito che 
egli svolse la sua attivita 
di massimo dirigente del
la nuova Romania: con 
una interruzione di un 
anno soltanto. fra il '54 e 
il '55, egli ha mantenuto 
quel posto sino alia morte. 
Negli ultimi due anni egl i 
ha preso parte attiva alle 
polemiche in corso nel 
movimento comunista m-
ternazionale e nel campo 
socialista. cercando di fare 
assumere alia Romania 
una autonoma funzione 
mediatrice. 

Fra le conqulste delta 
Romania da lui diretta vi 
e I'industrializzazione che 
ha valorizzato le impor
tant! risorse naturali del 

- paese. E' in questo quadro 
. che va visto anche il d i . 

battito che impegna il go
verno di Bucarest con gli 
altri paesi socialisti euro-
pei al fine di trovare per 
la Romania una propria 
collocazione nel s istema 
del Comecon. 

I successi della Repub-
blica popolare romena nel 
suo sviluppo economico 
ottengono ormai unanimi 
riconoscimenti. La Roma
nia che Gheorghiu Dej ha 
lasciato e profondamente 
diversa non solo da quel
la della sua infanzia. ma 
da queiia che lo aveva vi
sto sal ire alia testa del 
partito dapprima. poi del 
paese tutto E' qui la m i -
gliore te?timonianza della 
sua opera 

L'unita africana e il neocolonialismo 

AIUTI EBOMBEUSA: 
DUE FACCE DI UNA SOLA 
POLITICA PER I 'AFRICA 

- » ' f - ; T t . I -•• ' .*>'<'> 

Alabama 

J razzisti tentano 
di fermare la marcia 

II governatore Wallace dichiara di « non poter garantire 
.'incolumita dei manifestanti» 

MONTGOMERY (USA). 19. 
Come era da prevedersi, l e autoriti del-

l'Alabama tenterauno con ogni mezzo di im-
pedire la «marcia •» da Selma a Montgome
ry. indetta a partire da domenica dalle asso-
ciazioni integrazioniste. Alia * marcia -
prendera parte anche il sottosegretario del-
l'ONU per gli affari politici. Ralph Bun-
che. Dopo che il giudice federale Frank 
Johnson ha dato l'autorizzazione a tenere 
la ' marcia • stessa. il governatore della 
Alabama, Wallace, ha cominciato a muo-
versi in due direzioni per impedire che la 
protesta — la cui effettuazione segna una 
dura sconfltta delle posizioni razziste — 
abbia luogo. 

Alia Corte d'Appello Federale di New 
Orleans il governatore Wallace ha chiesto 
di annullare la sentenza del giudice Johnson 
e quindi di impedire che la manifestazione 
abbia luogo; il governatore ha fatto inoltre 
appello al presidente degli Stati Uniti affer-
mando di non disporre di uotnini sufficienti 
a garantire la protezione della «marcia -
e quindi di non essere in grado di ottem-
perare agli ordini del giudice federale. 

I due pass! di Wallace, comunque. non 
hanno ottenuto alcun risultato. La Corte d'Ap
pello di New Orleans ha affermato di non 
essere in grado di prendere decisioni: il 

ricorso deve essere presentato alio stesso 
giudice federale, Frank Johnson, che ha 
emesso la prima ordinanza. Da parte sua. 
il presidente Johnson ha dichiarato che se 
Wallace non dispone di uomini sufflcienti 
per garantire l'incolumita dei manifestanti 
(il governatore ha detto che gli occorrereb-
bero addirittura 6170 uomini, 489 veicoli e 
15 autobus!) pud mobilitare la Guardia na-
zionale dell'Alabama: nel caso che egli non 
intenda farlo provvederanno le autorita fe-
derali. 

Indipendentemente dallo scarso successo 
flnora ottenuto. le due iniziative delle auto
rita razziste dell'Alabama indicano il clima 
nel quale la - marcia su Montgomery •• sta 
per svolgersi; un clima teso, che tuttavia 
non scoraggia gli organizzatori i quali hanno 
annunciato che la manifestazione avra inizio 
domenica a mezzogiorno e durera cinque 
giorni. A Selma lo sceriffo ha fatto arrestare 
350 persone — bianchi e negri — che inten-
devano recarsi in corteo nel quartiere bian
co della citta per invitarne gli ahitanti a 
partecipare a iniziative comuni per studtare 
i problemi dell'mtegrazione a Selma. 

(NELLA FOTO: slndenli bianchi e nepri 
si apprcstano ad una nuova giornata di lotta 
dopo aver trascorso la notte all'adtliacrio 
accanto alle eancellatc della Casa Bianca). 

Tunisi 

Editoriale di «Action» 
sui rapport i con Bonn 
La politica di Bourghiba, pur progressiva, rimane 
condizionata dai vincoli con i paesi delVoccidente 

_ ! 

Tragedia mineraria in Turchia 

Esplode 
ottanta 

il grisii: 
viftime 

nella miniera 
YENI CELTFJC (Itirchia). 19 

Trcnta nunatori <ono mortL 
altri quar:mta-ci sono stati di-
chiarari - senza speranza di sal-
vezza - per lo scoppio di grisu 
che ha fatto crollare la vo'ta 
di una galleria della miniera di 
lignite di Yeni Celtc*. in Tur
chia, L'esplosione e awenuta 
nel ouore della notte. mentre 
una squadra di ccntoventiciii-
que operai tornava al lavoro. 

Solo trentanove nunaton HJ~ 
no nusciti' a jcapp-irc in tem
po persottrarsl all'enorme crol-
lo Alcuni di essi sono stati n-
coverati in ospedale p«r contu
sion! a per stntomi di astl^sia 

Sono' stati rccuperati. dalle 
iquadre di soccorso. ventolto 
cadaverl c tre feriti. due dei 
quali sono morti poco dopo il 
ricovero aH'ospedale. Non e 
•Uto possible raggiungcre la 

foconda gallen.i. dove ji tro-
vano tuttora quaranti-oi mina-
ton, impo<«ibihtati dalla frana 
di raggiungcre la salvezza. 

E* probabile che nessuno di 
loro sia soprav\is5uto. per la 
mancanza d'aria e per la forte 
percentuale di gas venefico che 
ha lnva«o la miniera. Comun
que. appena sari possibile. :e 
operazioni di soccorso — per 
ora sospese — verranno conti-
nuate. 

La galleria in cut sono pri-
giomeri i quarantasei minatori 
e a trecento metri sotto il li-
vcllo del suolo Sondaggi portati 
a termine pochc ore fa hanno 
cenfermato che. al di la della 
barriera di detriti. continua a 
infuriare un violento incendio, 
che non dovrebbe continuart 
flno alia seconda galleria ma 
che comunque rende impo^ibl-
le ogni tentativo di intcrvento. 

Argentina: 
il presidente 
lllia esclude 
un rimposto 

Bl'EXOS AIRES. \9 
II ministro de«li interni ar

gentine. Juan Palmero. ha di
chiarato oggi a C6rdoba che 
non vi saranno mutamenti 
nella politica del governo ar-
gentino. a seguito deH'afferma-
zione peronista nelle elezioni 
di domenica scorsa. A sua vol-
ta. il ministro del lavoro e del
la previdenza sociale, Fernan
do Sola, il cui dicastero era 
stato indicato con insistenza co
me uno dei settori in cui il 
presidente Ulia avrebbe inten-
zione di effettuare dei muta
menti. ha smentito tutte le 
voci di sue dimissioni Malgra-
do cid. il giornale La Nacion 
ir.siste ncll'annunciare un rim-
pasto 

Frattanto, il deputato Rober
to Garofalo. dell'Unione radt-
cale del popclo (il partito di 
Ulia), ha presentato alia Ca
mera una richiesta di annulla-
mento deH'elezione di tutti i 
deputati peronisti. 

Dal nottro corrispondente 
TUNISI. 19 

L'opinione pubb!ica tunisina 
e tuttora assai agitata per le 
dichiarazioni del presidente 
Bourgh.ba a Beirut. ?u!Ie reia-
zioni tra i paesi arabi e la Ger-
mania occidentale. e le reazioni 
piuttosto vivaci da parte di al
cuni paesi arabi La direziooe 
del partito socialista desturiano 
e dovula anzi intervenire per
ch^ gli studenti si astenessero 
da manifcstaz:on: ost-.li alle am-
basciate dei paesi arabi or.en-
tali. m risposta a quelle di Bag
dad e di altre capi'aiu 

A rinfocolare le di^cussloni e 
venuto il nnvio del.a v:s.ta di 
Burgh.ba nell'Irak. 

Si e nmproverato da alcuni a 
Bourgh.ba di aver preso le sue 
pos.zioni nel corso di una v-.sita 
in altn paesi con una certa 
mancanza d. tatto da.".a qja.e 
de* r.schi possoao der.vare In 
alcuni paes.. ma soprattuito in 
Sina e nell'Irak. :̂ ?ccusa il pre. 
s.dente Bourgh.ba di aver ro;:o 
ia so'.idar.eta dei paes. arab: 
che e una condiz.one della loro 
forza sui piano internazionale. 
E si nega c.6 che ha detto Bour
ghiba, che una rottura con la 
Germama Federale dannegge-
rebbe piu che quest'uitima gli 
stessi paesi arabi. La Germama 
Federale infatts perderebbe nel 
vicino Or.ente. e di riflesso an. 
che n gran parte deH'Afnca. 
tutte le posizioni fat.cosamente 
cocquistate. E i suoi - aiuti -. 
che sono spesso fruttuosi inve-
stimentu potrebbero ven.re so-
stitu.ti. 

Qui. perd. si fa osservarc che 
ta posizione della Tunisia non 
e isolata. Altri due stati arabi 
Marocco e Lib a, dichiarano di 
non voler rompere le relazioni 
diplomatiche con Bonn. Yuol 

dire questo che si va verso la 
paventata opposizione tra Mag-
reb e Maachirq (occidente e 
onente arabi)? La Tunisia di
chiara di non volerla. Le sue 
po>;z.oni sono espresse in un 
importante editonale dell'orga-
no ufficiale del A>o Deiiur. 
T^ciion: -Con la dec.s-.one d: 
Bonn di rinunc.are ai suoi mvi. 
di armi a Tel Aviv, la crisi 
pareva essere sfociata su di una 
soluzione estremamente onore-
vole per gii arabi». 

UAction sostiene poi che il 
conflitto sorto a proposito della 
v.sita di Uibricht al Cairo, e 
innestatosi sui conflitto princi
pale delle arm. concesse a Israe-
le. e marg.naie. va lim.tato ai-
I'Egitto e alia Germama occi
dentale. L'ed.tor.a'.e sostiene an
che che oecorre d.5t:nguere tra 
le forn.ture d. arm. a titolo 
gratu.to a Tel Av.v e la que-
^tione del ricono^cimer.to dl 
I^raele E. con una pos.z.on? 
che r:echegg:a quella g:a so«te-
njta da! Marocco. I'ed. tor. a. e 
prosegue- - Tu". i paesi occi
dental! fra i quali gh Sta:. 
Uniti e la Franca, tutti i pae
si social.sti. fra i quali 1'L'mo-
ne Soviet, ca. hanno relaz.oc: 
diplomat.che ed econom.che con 
Israele. Non so'o. ma un buon 
numero d; stati africani con i 
quah abb'.amo edificato una 
umone frateroa. hanno ricono
sciuto Israele ed hanno mtrec-
c.ato con io Stato sionista vin
coli molto so'..di net campi eco-
nom.co. cuiturale e sc.entiflco 
E per quanto l'operazione di 
" ir.fiitrazione " in Africa conti-
nui. non e'e mai venuta I'idea dr 
porre questi paasi dmann alia 
scelta fra l'amiciz.a degli arab: 
e la cooperazlone con Israele: 
e p.ii precisamente, non abb:a-
mo pensato di dover rompere 
le nostre relazioni diplomatiche 
con essi. E' importante costatare 
a questo proposito che la Tun:-

s.a e stata il solo paese a porre 
in riiievo queste contraddizioa. 
in vane occasion-; e particolar-
mente alia conferenza africana 
al vertice tenuta l'anno scor-
so a Cairo -

L'editoriale non tenta neppu-
re di attenuare le divergenze. 
n^ offre una base sufficiente per 
una loro eventuale conciliaz.o-
ne. Se le o^sen-azioni a propo
sito del nconoscimento di Israe
le sono esatte. manca pero una 
condanna precisa deH'attegg.a-
mento di Bonn. cSe pretende 
di d.r.gere la politica estera di 
un paese sovrano come l'Eg.tto. 
di imped.rgli di rego.are come 
crede le propr.e relaz.oni con 
la German.a or.enta'.e. Ora e 
noto. oltre tutto. che la Repub-
b.ca democrat.ca tedesea non 
r.sparmia g'.i a-uti a: paes. ara
bi e so>t>ne tutte !e lotte per 
i":ni.pendenza del.'Afr.ca 

In reait;i. la pol.t.ca pur pro-
eresS.V3 d. Bourgh.ba e. su que-
-:o pjnTo. con i 7.on.i'a da. le-
sam. col c.iiipo occ.Jen:ale 
Mentre Nasser come ha d.-
m<j-:.-ato al momento de. con-
fl.tto d. Suez, non ei.ta m.n:-
m .mente all'occorrenza a re-
>p.ns?ere a.ut. e re'.az.on. com-
merc.ali da o con i paes: occ-
dentali, forte delle relazioni con 
i paesi socialisti. da cui trae del 
resto estremi vantagg.. Bour
ghiba e restio a segu.rlo su 
questa strada. e c.6 sp.ega la 
debolezza della sua pos.zione nei 
confronti di Bonn. In questi 
me5i, Krupp vorrebbe impian-
tare una grande acciaiena. es-
ienziale per lo sviluppo deU'eco-
nom.a tumsina. a Menzel Bour
gh.ba sui lago di Biserta. e 
Bourghiba non vorrebbe essere 
costretto a sostituire Krupp con 
un aiuto di Berlino o di Praga. 
anche se fornito certamente a 
mighori cond.zioni. 

Loris Gallico 

L'assistenza economica prestata dai paesi capitalist 
europei — in a^giunta a quella fornita dal niondo so
cialista — comporta rischi che si aggravant* quando 
gli assistiti sono politicamente deboli - L'attivita del-

TEnte Nazionale Idrocarburi 

Dal noitro inviato 
DI RITORNO DALL'AFRI-

CA DELL'EST, marzo 
Gli americani fomiscono 

a molti stati africani * aiu
ti » in generi alimentari. 
Ma se questi fossero davve-
ro doni generosi, dovrebbe-
ro essere accompagnati da 
una azione conseguente, in-
tesa a porre i beneficiari in 
grado di reggersi entro un 
tempo ragionevole, sulle 
vroprte gambe. Invece so
no stati per vent'anni e so
no tuttora accompagnuti 
solo dalla riii spietata cun-
correnza commerciale, d i e 
ogni tanto fa crollare, sui 
mercati mondiali, il prezzo 
del cotone, o del caffe, o 
del cacao, o della gomma, 
o dei metalli non jerrosi, 
rovinando a tnmo un grup-
do o un altru gruppo di 
paesi africani o astatici. Da 
qualche anno, e la volta 
del cacao, e danneggiati so
no il Ghana, la Nigeria, la 
Costa d'Aoorio; ed e la vol
ta della fibra d'agave, o 
sisal, e dunneggiati sono il 
Kenya e il Tungamka. 

Gli aerei dali a Ciovibd 
e ai suoi mercenary le bas
se manovre in atto nel Bu
rundi e nel Sudan, sono 
Valtra facc'ia della stessa 
politica oltusa e ostile. Dal 
Cairo ad Accra, do Dar es 
Salaam a Rabat, chi viag-
gia in Africa incontra qual
che volta — Tio/t abbaslan-
za spesso, certo — dighe 
sui grandi fiumi, raffine-
rie di pelrolio, nuove fab-
briche, sorte o in corso di 
erezione con l'assistenza 
tecnica e finanziaria di 
uno o piu paesi europei: 
I'URSS, la Cecoslovacchia, 
la Polonia, la RDT o la 
Germania federale, I'ltalia, 
la Francia, la Gran Rre-
tagna. Mai gli Stati Uniti. 

Gli americani in Africa 
sono presenti solo dove si 
spara e dove si intriga: non 
levano dighe, non alzano 
ciminiere, ma sono solle-
citi a fornire aerei bom-
be e lanciafiamme, o ad ar-
mare la mano di un sica-
rio per un assassinio poli
tico. Come per gli < aiuti >, 
& la politico di chi cerca 
<tolo il proprio tornaconto, 
commerciale o < strategi-
co >, reale o presunto, sen
za porsi nemmeno il pro-
blema di un vero rappor-
to con una realta umana, 
sociale, economica diversa 
dalla propria. La stessa di-
plomazia americana, diret-
tamente espresso dagli am-
bienti del grande capitale, 
non & preparata a tratta-
re, non concepisce nem
meno che si possa tratla-
re. altro che con i Krupp o 
i Valletta. Con quelli che 
non sono almeno mtharda-
ri non tratta: cerca di as-
soldarli come agenti, spie, 
sicari; e se non ci stanno 
cerca di farli eliminare dai 
propri agenti, spie, sicari. 

Anche per questo gli ame
ricani hanno perduto. in 
Africa, quella che quindici 
o solo died anni fa poteva 
essere per loro, ed era sem-
brata, una grande occasio-
ne: la crisi del colomali-
smo. Oggi si vede che essi 
hanno invece sempltcemen-
te eredttato le vecchie e piii 
che mai odiose armi del 
colontalismo — le armi in 
senso proprio — che le an-
tiche potenze coloniali usa-
no oramai solo marginal-
mente. la Francia nel Ca-
meroun, I'Inghilterra nello 
Yemen, ad eccezione del 
Portogallo arretrato e fa-
srtsta. seviziatore dei po-
poli dell'Angola e del Mo-
zambico. Gli Stati Uniti so
no assenti, i soli assenti, 
dalla ncerca (che vede im-
pegnate anche le vcchie 
potenze coloniali) di un 
nuoro rapporto enn VAfri-
ca, sia pure nelle forme 
neo-colontalistiche. 

Pud appanre difficile, e 
forse non sarebbe molto 
convincente, una discrimi-
nazione schematica fra for
me neocolonialisttche e for
me oneste, nel quadro ge
nerale della assistenza tec
nica e finanziaria che di-
rersi paesi — a porre quel
li socialisti — prestano al-
VAfrica. A'oi ci siamo at-
tenutt — nelle osservazio-
m fatte m questo r iagaio 
— a Tin criterto di fondo: 
il rapporto delle forze. Do
ve il paese africano inte-
ressato e abbastanza forte, 
unito, ben governato, le 
inet'itabilt tnteiuioni di in-
gerenza e predominio tn-
site nella assistenza pre

stata da potenze europec 
come, per esempio, la Ger
mania federale, possono 
essere vulidamente conte-
nute e contrustate: un 
esempio proprio in questi 
giorni e fornito dalla crisi 
delle relazioni fra la RAU 
e Bonn, ma sr ne povsono 
porlare altri, come quello 
della Tanzania die ha as-
similato e fulta propria la 
rivoluzione di Zanzibar sfi-
dando serenamente le ire 
di Londru e ancoru una 
volta di Bonn. 

La fuse attuale dei uip-
porti fra paesi africani e 
paesi capitalist/ <"> uperta. 
lurgamente indeterminata. 
connessa a lungo termine 
con la grande lotta politi
ca per l'unita dell'Africa, 
a breve termine con le vi
cende partwolari di ciascun 
paese e con le sue necessitd 
piu urgenti. In genere, i 
momenti di lotta che in es-
sa si configurano sono es-
senziahnente di lotta po
litica e sociale. Solo in 
qualche caso si e ytunti a 
sftorare il limite di rottura 
(nelle ulttme tettimane, 
nel Sudani, die sulo nel 
Congo e stato tragicamente 
superato. K solo m </7U'-sfi 
pochi casi compare — die-
tro Vinglese o il belga, o 
anche per conto proprio — 
I'americano: al quale si 
pud rivolgere hi critica 
conlraria a quella che 
Gramsri rivolgevi a Bene
detto Croce storico. Croce 
ignorava, della storm, il 
momento della forza, rivol-
gendo oqni suo stud'o al 
momento della eqemonin o 
del consenso. Gli Stati Uni
ti, all'opposto, ignoruno tut
ti I pioblemi che mm si 
possono porre in termini 
militnri, di marines e di 
napalm. 

E poiehe i problemi reuli 
dell Africa d'ogyi (c elel 
mondo) non si possono ri-
solvere con i marines ne 
con t mercenari, gli Stati 
Uniti sono fuori del pro-
cesso reale. Kssi sembrano 
non comprendere nemmeno 
i motivi die spmgono paesi 
assai meno ricchi elel loro 
a essere presenti m Africa 
con varie iniziathe e con 
investimenti anconra larga-
mentc msufjicienti ma qual
che volta apprezzxibili, che 
nessuno — tranne i con
gressmen amerjcanr — con-
sidera un dono < a quegli 
tngrati di negri >. .4lcuni 
di questi motivi si trovano 
esposti con chiarezza in un 
documento dell'EN I, e per 
quanto validi essenztalmen-
te nel settore petrolifero 
— anzi nella particolare si-
tuazione che I'ENl occupa 
in tale settore — possono 
nuscire abbastanza indica-
tivi anche in senso gene-
rale. II documento adduce, 
in sostanza, che l'attivita di 
raffigurazione, svolta dal-
Vente soprattutto in Italia, 

Varsavia 

Rooul Costro 
in visito 
ufficiale 

VARSAVIA. 19. 
II vice prims ministro e 

ministro delta dtfesa cuba-
na Raoul Castro e arrivato 
stamane J Varsavia per 
una visita ufficiale di al
cuni giorni. Raoul Castro 
e glunto all'aerooorto di 
Okencie verso le 10. prove-
niente da Mosca dove ha 
diretto la delegazione del 
Partito rivoluzionario socia
lista unificato cuban© alia 
riunione consuftiva dei di-
ciannove partiti comunisti 
ed operai delle settimane 
scorse. Erano » sa!utar!o 
all'aeroporto della capitale 
il rnembro deH'ufficio politi
co del Partito operaio unifi
cato polacco Zenon Ktiszko. 
e il ministro della difesa 
maresciallo Marian Szpy-
chalski. 

La stampa polacca di sta-
mane 6i con grande evi-
denza I'annuncio della vi
sita del leader cubano, il 
quale si ritiene avra una 
serie di colloqui con Go-
mulka e gli altri diriaenti 
del Partito operaio unifica
to oolacco. 

Tribuna Ludu. orqano del 
Partito operaio unificato po
lacco. pubblica sotto vistosi 
titoli e per esteso il discor-
sn oronunciato all'Avaria da 
Fidel Castro, in occasione 
deU'otlavo annlversario del. 
I'attacco contro M palazzo 
di Batista. 

deve — per essere eondtttta 
a rosti roniprtitii'! — njg-
giungere una ccrln scald. * 
deve trovare mercati diffe-
renziuti per i diversi pro-
dolfj delle raffinerie. Inol
tre, deve poter con tare su 
direr.se fonti di approvri-
gionamento del greggio, 
quituli essere connessa con 
ta rieerca e lo sfruttameuto 
di nuovi (juicimenti. Tutte 
queste condtzioni natural-
mente sono gu'i da tempo 
uvsol/e per le grandi com-
puguie petrolifcrc umeriea-
»i'. h- (/mid cofi.sidern/io 
pereut il mercato africano 
us.soiutumcttfr margnmle, 
I'F.Nl ha trovato solo in 
Africa la possibility di ven-
dere eerti prodotti (benzi-
na) in modo ela nstabilire 
la proporzione con la ven-
dita interna, in Italia, ett 
certi altri (yusolio); vi )ia 
costruito alcune raffinerie 
(Ghana, Tunisia, Marocco, 
Congo, Tanzania), in nn 
certo senso cimiplemcntari 
a eiuelle del temtorio na
zionale, ri ha trorato e m 
eeren giactmcnti tR-\l'. Su
dan. Libia, Tunisia, Nige
ria). 

I motivi dell'EN I non so
no duiKiue in contrustn 
con quelli dei paesi a-
frieani, i quali — come 
diceva il presidente Ni/e-
rere maugurandn tre set-
timane fa la costruzione 
dellu ruffinerin ell Dar es 
Salaam — possono per 
esempio essere mteressuti 
ad aequistare grezzo da 
raff inure invece die pro
dotti di raffinazione. An
che qui. in ogni caso, vale 
i! criterio del rapporto del
le forze: I'ENl non e la 
Standard Oil. e se ha v<>-
luto sviluppure la. propria 
attivita in Africa, ha po-
tuto farlo solo riconoscen-
do negli accordi sttpulati 
le esigenze dei paesi ospi-
tanti. m una misura in cui 
la Standard Oil non li 
avrebbe mai potuti nco-
noscerc senza compromet-
tere le bust del suo impe-
ro, fondato sullo sfruttu-
mento e sulla corruztone. 

Per questo. il caso dcl-
I'ENI pud essere simile a 
molti altri in cumpt dwcrsi 
da quello petrolifero. Men
tre ci sono certamente altri 
cast, o alcuni degli stessi, 
in cui pot i rapporti di for
za evolvono in modo da da
re in mano aU'europeo una 
presa troppo salda, e apri-
re la strada eii neo-cedonia-
lismo: vale a dire a un cer
to sviluppo — pnrziale m 
settoriale — dell'economia 
del paese assistito, subor-
dmuto agli . interessi dei 
gruppi dominanti nel paese 
die for msec assistenza. 
Questo pencoln del resto 
si presenta a van livclli. 
e affiora anche in un con
cetto che si trova espresso 
nel documento gia citcto 
eiell'ESI: <Un processo a; 
tndustrializznzione e di au-
mvnto del reddtto net paeri 
altualmentc sottosviluppati 
c divenvto necessario an
che alia normale crcsctta 
dei sistemi economici piu 
avanzati... soprattutto per 
consegutre il necessario am-
pliamento..., che garantisca 
una pin elevata produlti-
vitd globale d: tutto il si
stema >. 

Ci sono moltt modi per 
cofL»t-n/irc questo scopo. 
Che lo sisiluppo avvenga 

• neila direzione piu rispon-
dente alle esigenze del
l'Africa, d'pende m ogni 
caso dagh africani. dalla 
loro capucita di riconoscere 
le loro esigenze e di im-
porle, mfluendo essi sui 
modn di formazione di pin 
ra^fi mercati almeno tanto 
qunntn ne sono influenzau. 
Questo appunto e il senso 
del processo politico e so
ciale — 7-ario e anche con-
traddittono ma non ca»-
tico — che si svolge m 
Africa. E che per giungere 
a maturazione ha bisogno, 
piu che di ogni altra co.sa, 
di liquidare i focolai di *n-
fezione e di guerra con cut 
gli americani e i fascist' 
portoghesi e sudafricam 
tentano di fermarlo. 

Francesco Pistolese 

Nella foto in alto: il presi-
d:nte della Tanzania Julius 
Nyerere ha recentemente inau
gurate presso !a capitale i la-
vorl per '.'erezione di una raf-
flneria di petrolio costruita 
dall'AGIP per una soclttk ml-
sta format* dall'ENl in Tan
zania. Eccolo mtm>a prMHin-
cia II discorso Inaugural* 

http://direr.se

