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Died anni fa 

I'Egitto 

nazionalizzb 

il Canale 

di Suez 
Una veduta del Canale durante II passaggto di due navi 

Nasser pote farlo perche 
c'era stata Bandung 

L'unita delle forze antimperialiste con alia testa il campo socialista giocd in modo determinante 
Una vertenza che giuridicamente doveva considerarsi privata mise a repentaglio la pace del mondo 
In questi dieci anni il traffico sul Canale e piu che raddoppiato e gli introiti poco meno che triplicati 

L'inviato deirUnitd nell'Africa orieritale 

Ecco come I'Italia 
si e fatta complice 
degli imperialisti 

L'appassionata denuncia contro il 
nostro governo dell'ex presidente 
del Consiglio somalo Schermache, 
« eliminato perche dispiaceva al 
neocolonialismo» - Pessimismo 
sul futuro del continente africano, 
schiacciato dal dominio economico 
degli ex colonizzatori, ma volonta 
di lotta per la liberta - he minacce 
inglesi e americane: « Aspettate 
una fine come quella del Ghana » 

j 

Una tioti/.in di agenda, ieri 
j r a l l ro . datala da Porto Said. 
[nununciava I'inizio della secon-
[da parte del piano di amplia 
jmento e sviluppo del Canale 
Idi Sue/.: un nuovo drennggio. 
Iclie ne numontera la proton 
jcfi(;i media di nltri 12 metri. 
[cosi da eonscntite il passag 
jpio anche delle petroliere di 
[oltre 10(1 (Wtf) tonnellate. venute 
fin iisn da qtialche tempo. L'nn 
[nuncio cade nel decimo nnni 
[versario della nazionalizzazio 
tie del Cafiale. attuata senza 
pieavviso il 2(5 luglio del 195G. 

j tie] momento stesso in cui Nas 
j se r I'annunciava ad Alessan 
d r i n : gli uomini incaricati di 
lat tuarla — a Porto Said, a 
Ismailia. a Suez, al Cairo — at-
tesero che la parola convenuta 
cudesse nel discorso del pre
sidente. che essi scguivano al
ia radio, e immediatamente oc-

[cuparono gli uffiei della Com-
jpagnia del Canale. i posti di 
[controllo. prcsero nelle loro 
jmani tulte le leve del comando. 

Tocco — per I'Unitd — a 
|chi scrive andare sul posto. 
ic seguire i suecessivi sviluppi. 
fC'erano. ricordiamo. quaran 
tasei gradi all'nmbra al Cairo. 

iv forse qualcuno di meno a 
'orto Said, sotto la statua di 
•"erdinand de Lessrps (il cui 
lome aveva fornito la parola 
convenuta fra Nasser e gli 
jsecutori del piano di nazio 
ializ7azione). sulla terrazza di 
juello che era uno dei piu sin 
gnlnri e piacevoli alberghi del 
inndo. tutto costruito in legno 

iffollato sempre. la sera, dai 
jasseggeri delle navf in t ran 
jjito. prima che I'uso di viag-
fiare in aereo divenisse co 
lune. Ora I'albergo 6 in de-

fcadenza. e ci pare di aver 
Ptto da qualche parte che pre-
to sara chiuso- appunto per-

fche la cento viaggia in aereo 
jrta il Canale o molto pin im 
or tante di prima: nell'iilti'mo 

\xmn precedente alia naziona 
zzazione. il 1033. vi transit a 
mo 14.G6fi navi per complos-
j \ e 115 milinni 7f>5 000 ton 

Irl late. Nel lflfio vi sono pas-
ite 20.289 navi. con 246 mi 
mi 817.000 tonnellate. Tl traf 

|co e piu che raddoppiato. 
Sa ha cambiato natura. Aveva 
izi gia cambiato natura dieci 
ini fa. e si n sviluppato poi 
Smpre nel senso di tale cam 
jamento. vale a dire nel sen 

del trasporto del petrolio 
?zzo. H Canale di Suez e 

pin. grande pipeline del 
tndo. 

|.Non lo sarebbe. o non sa 
tbbe cosi grande otfei. nnn 
it rebbe ospitare le modernc 
jperpetroliere. se non fosse 
into naziona!iz7ato dieci an 

fa. La Compagnia del Ca 
ile — una societa privata 
ziziana caslituita con capitali 
Dprattutto stranieri e partico 
irrnente franccsi. inglesi e 
?Igi — agiva in base a una 
oncessione. csiziana. del 1869 
ie sarebbe scaduta dopo n a 
intanove anni. vale a dire 
?! 19f>8. di qui a due anni 

|t-l 195G. essa praticava la 
jlitica degli alti dividendi 
zli nzionisti. attinsiendo lar 
jmente alle riscrve per le 
?se di manutenzione del Ca 

•le. senza alcuna inclinazm 
a investire per migliorarlo 

|adci!uarlo alle cre^centi esi 
^ii70 del traffico petrolifero 

Compagnia si prcparava 
rnima a creare . per la sea 
iza del 19»S. una situazione 

essa considerava favore-
le alia riconferma della con 
ssionc: lEgi t to — secondo 
piano della Compagnia — 

rebbe trovato alia scadenza 
[•re e strutture decrepite 

a\ rebboro richiesto mas 
?i apporti di capitale per 

icr fun7ionare ulterinrmen 
c — non potendo provve 

re csso stesso questi capi 
| i . e in piii Ie somme occor 
iti per l'indenni7zo agli azio 

tti — a\ rebbe dovuto subire 
jricatto c nnno \a re la con-

sione. 

Ma Nasser capi come sta-
vano le cose, e decise la na-
zioualizzazione quando ancora 
la Compagnia disponeva di ri 
serve sostan/iali (d ie serviro 
no per pagaie gli indenni/zi). 
nientre i piontli derivanti dal 
I c.sciciziP del Canale poteva 
no esseie dcMiluti in gran par 
te al Nnan/iamento dei lavon 
di migliona. e in parte al fi 
nanziamento di altre opere di 
interesse nazionale. Gli introiti 
della Compagnia sono aumen 
tati notevolmente dopo la na-
zionalizzazione: dai 33 milioni 
di sterline (circa 50 miliardi 
di lire) del 1955. agli 85 mi
linni di sterline < 1-4-4 miliardi 
di lire) del I9G5. II costo del 
nuovo progetto di drenaggio 
annunciato nei giorni scorsi 
sara (per avere un'idea del 
rapporto fra profitti e spese) 
di 55 milioni di sterline. ri-
partiti su dieci anni. 

I fatti. in questi dieci anni. 
si sono incaricati di mettere 
in luce ('opportunity e la pro 
fonda saggezza della naziona 
lizzazione decisa allora dal go
verno rivoluzionario del Cairo: 
ma allora, come tutti ricorda-
no. manco poco che da quella 
vertenza rigorosamente priva 
ta (parte in causa erano solo 
gli azionisti. perche le respon 
snbilitn politiehe connesse con 
la gestione del Canale erano 
sempre appartenute all'Egit-
to. in base cosi alia conven 
ziope del I8G9. come al trat-
tato del 1888. e inline all'ac-
cordo che aveva condotto alio 
sgombero delle truppe britan-
niche dalla Zona del Canale) 
scaturissc la scintilla della ter-
za guerra mondiale. quando 
ncll'ottobre. francesi e inglesi 
bnmbardarono Porto Said e vi 
fecero sbarcare i loro para-
cadutisti e fanti di marina. 
Fu necessario il fermo. defi-
nitivo ultimatum dcll'URSS per 
far cessare I'acgressionc. e 
ristabilire infine la pace, con 
cludendo anche. fra 1'altro. la 
c a m e r a politica di un cam-
pione dell'impero britannico. 
Anthony Eden. 

Fu subito visibile. del resto, 
tutta la carica. le paquet, che 
la nazionalizzazione del Cana
le portava con se. traendola 
dal contesto in cui veniva a 
collocarsi: pochi giorni prima 
gli americani. Foster Dulles. 
avevano riMutato il finanzia-
mento del progetto per la di-
ga di Assuan; e questo met-
teva il punto alia incertezza 
in cui il recime egiziano sorto 
dalla rivohi7ione del 1952 si 
era in qualche modo trasci-
nato per quattro anni. Neguib. 
il primo capo della rivolu7io 
ne. aveva crcduto di poter 
contare suU'aiuto degli Stati 
Uniti per scalzare il colonia 
lismo delle potenze europee 
dal lEgit to. Nasser mise gli 
americani alia prova. solleci 
tando il finanziamento di una 
opera come la Grande Diga. 
at ta a dare una spinta sostan 
ziale alio s\iluppo economico 
del paese: c quando. dopo Iun 
go tersri\er<:nre. seppe che la 
risposta era * no ». comprese 
anche che al gioco duro occor 
reva oppurre una eguale du 
rezza: se non nncora contro 
gli «;tessi americani. tutto som 
mato ancora abbastanza Ion 
tani. almeno contro le posi-
zioni tenute in Egitto diretta 
mente dalle potenze che in 
passato avevano dominato il 
parse . 

Cosi 1' Egitto repubblicano 
accettd la sfida dell imperia 
lismo, la sostenne, e infine 
giunse a piegare I 'awersar io . 
fece mordere la polvere a 
Eden. Pote farlo. perche ne 
gli ultimi quindici mesi. dal 
1'apnle del '55. data della con 
ferenza di Bandung, si era 
formato e manifestato al mon 
do il piu largo schieramento 
di forze antimperialiste. costi 
tuito (come proclamd nel feb 
braio 1956 il XX Congresso 
del PCUS) dal campo socia 
lista e dall 'assicme dei pacsi 

ex coloniali. Giorno per gior 
no. nel torrido agosto di dieci 
anni fa. seguimmo nei gior 
nali dej Cairo attraverso gli 
articoli. j commenti. le dichia 
razioni. gli incontri di Nasser 
con gli ambasciatori. il modo 
come prendeva forma — nel 
grupjxi dirigente egiziano sot 
io|Kisto alia piu brutale pies 
sione e minaccia da parte de 
gli imperialisti — la coscienza 
della grande forza. presente 
nel mondo, su cui si poteva 
contare, per non cedere. per 
tener fede alle ragioni nazio-
nali e ideali della rivoluzione. 

I.a nazionalizzazione della 
Compagnia del Canale ha se-
gnato un punto nodale della 
storia recente. come si chiari 
poi anche meglio. All'interno, 
per la prima volta dopo secoli. 
un governo egiziano fece a p 
pello al popolo, ebbe fiducia 
negli operai del Canale e nei 
fellah della valle del Nilo. 
diede loro le a rmi : apri la 
strada cosi alia profonda tra 
sformazione sociale tuttora in 
corso. Gli americani. d 'altra 
parte, seppero allora evitare 
di far propria I'csasperazione 
delle potenze coloniali. o vol-
lero profittare della circostan 
za per umiliare le vellettn dei 
conservatori inglesi di perse 
guire propri disegni non ap 
provati debitamente da Wash 
ington: ma poco appresso inau-
gurarono una politica (la « dot-

trina Eisenhower») intesa a 
isolare Nasser nel mondo ara-
bo, cine alio stesso fine che 
Londra e Parigi avevano cre-
duto di poter conseguire con 
I'aagrcssione a Porto Said. 
I/Egitto appartenne sempre 
piu alio schieramento antim 
perialista 

Fu la grande prova della 
unita antimperialista: la pro 
va d i e Bandung e il XX Con 
gresso costituivano una forza 
reale. spendibile nel confron 
to internazionale. E rimane 
una prova esemplare. sebbe 
ne sia stata poi seguita da 
altre. Valida oggi. come dieci 
anni fa. nonostante le novita 
non folic! che sono intervenute 
a turbare l'unita allora trion-
fante del campo socialista e 
dei suoi alleati piu preziosi. 
L'Egitto di Nasser, certo. ha 
ricavato da quella esperienza 
decisiva una impronta indele-
bilc. e in questi dieci anni 
moiti altri successi ha cono-
sciuto. con 1'attuazione della 
Grande Diga. la larga indu-
strializzazione. la creazione di 
nuove regioni irrigue. I'evolu 
zione dei suoi istituti pnlitiei 
verso forme talora di demo 
crazia avanzata E. oggi. fra 
tutti j pacsi del «tervo mon 
do» . quello che ha fatto piu 
strada. e a cui molti in Africa 
e altrove guardano come a 
un riferimento sicuro. 

Francesco Pistolese 

Dal nostro inviato 
MOGADISCIO. 25. 

Owe un recente vomumcato 
del Consiglio dei minislri so 
mala: <i K' inteiuione del gover 
no, convinto che con un bilan 
cio defwitaria ordinario non si 
pud parlare in fundo di una 
indipendenza assoluta, di non 
risparmiare alcuno sforzo per 
colmare quanto prima questo 
vuoto... E' ormai un fatto ac-
certato cite I'indipendenza po 
litica non rafforzata da quella 
economico non e altro che un 
"oggetto d'ornamento" Essen-
do certo di poter niterpretare 
il sentimento e Vwipiraziane del 
popolo. il governo mm puo e non 
deve avere una indipendenza 
ornamentale, bensi una indipen 
denza effettiva e reale nel com 
pleto senso della parola *> 11 
governo italiano. a copertura 
del deficit di bilancio. versa 
ogni anno alia Somalia una 
sovvenzione di alcuni miliardi 
di lire. Ci sarebbe dunque su
bito da pensare che sia propria 
il nostro paese a candizionare 
la liberta politica della Soma 
lia in questa o quella direzio 
ne. In effetti. tale prcssiane 
non si riscontra ne viene da 
alcuno rilevata: semmai e co
mmie la denuncia delle troppe 
speranze anche qui deluse dal 
centrosinistra. e diffusa la sfi 
ducia per la nostra voluta inef-
ficienza e il nostro disimpegno 
in un settore dell'Africa in cut 
tanto violento e il tentat'wo di 
penetrazione neocolonialista, e 
generale I'accusa di passiva 
complicita con I'imperiali.tmo 

Altri. percio. condizionano o 
tentano di condizionare Vindi
pendenza somala: e contro di 
loro varrebbe certo a poco il 
sospirato pareggio del bilancio. 
Leggiamo ad esempio VAgen-
zia di stampa internazionale di 
Berlino Ovest: « Fra la situa
zione attuale in Somalia e quel
la nel Ghana prima del colpo 
di stato ci sono molte analo-
gie ». II Reporter, quattordici-
nale inglese di Nairobi: «C'e 
una consolazione per VOcci 
dente. L'esercito orientato dai 
sovietici e fronteggiato da una 
polizia che gli e quasi pari per 
numero, superiore in qualita 
ed ha avuto un completo ad-
destramento mililare. Ne e 
comandante il generale Moha-
med Abscir, che ha studiato 

Clamorosa denuncia di un pubblicista tedesco 

«Accuso Johnson di 
aver ucciso Kennedy» 
Joachim Joesten ha sfidato il presidente USA a querelarlo, affermando, 
in un messaggio al Congresso di Washington, che L.B.J. «spalleggio 
la cospirazione per uccidere il suo predecessore » - 1 3 persone uccise 

perche sapevano troppo ? 

Nostro servizio 
BONN. 30. 

Cinque g:orni fa. il pubblici5t,i 
tedesco Joachim Joeiten. autore 
del Iibro Die Wahrheil uber den 
Kennedy Mord (La venta sull'as-
«as5inio di Kennedy) ha inviato 
alio speaker della Camera dei 
rappresentanti di Washington e 

condotta dalla commissione ave
va scoperto una prova indiscuti-
bi!e del fatto che Oswald non fu 
mai un « marxista cenumo ». ma 
un agente segreto della CIA (con-
trospionaggio USA), camuffato da 
enmumsta per ottenere il per-
rre«so di vivere in L'RSS e. »n 
<cj:uilo anche a Cuba. QueMa 
e la vera raaior.e — «cnve J<»e 

a Mike Mansfield, capo della • ,:en ;n un breve sunto del hbro 
maggioranza democratica al se- I diffuso. in ingle?e. fra i cor-
nato. il seguente messaggio: I n^pondenti <tranien neIJa RFT — 
t Accuso pubb!.camente Lvndon i per la quale la commissione 

Warren ha consesnato i sum 
document! all'Archivto Nazionale. 
dove alcuni di questi uitimi sono 
«tati classificati t top secret >. e 
vietati all'esame del pubblico 
per 75 anni. 

B. Johnson di aver usurpato 1 
poteri presidenziah nel novemhre 
1963 snalleggiando la cospira 
zione per assassinare il suo pre 
decessore Kennedy Sfido John-
<xm a querelarmi per diffama-
7ione davanti a qualunque tn-
bunale di suo gradimento. necli 
Stati Uniti o in Europa Inoltre 
dichiaro di .ivere le prove Dcr 
dimo^trare la fonrtate77a del'e 
mie accuse » 

Kino a questo n'omento. non 
nsulta che la ^fida sia stata 
pre<a in considers71 one cd e fa 
cile preveriere che non 10 sara 
mai Corne presidente degli Stati j Ba«ato «;i un es.ime -preg udi 
Unit 1. Johnson puo op;»*re una 1 cato della ^te^xa dotmrenta/iore 
;prez7ante silenno airaccu^a di ! raccoita daila comm ^«inne War 

bizzarn e lnquietanti misten del 
caso Oswald e I'es.stenza di un 
<=o«ia del ciovanotto Molti epi-
.<Kyli descritti nel rapporto War
ren. ma tra«curati dalla commis 
sione. dimostrano questo parti-
colare. Il so=ia. aniKirentemer.ie 
anche lui acente -ecreto della 
CI \ . era un certo I-arry Cra 
fard. manutengolo e factotum (an 
che nei dohttO del cang^er Ru 
by. il «g'uMiz.ere« di Oswald 

Joesten de>crive gli « mnume 
revoli tnicchi » e le « losche ma 
nipo!a7ioni» con cui la poluia 
di Dallas e I'FBI incnmmaror.o 
Oswald, in confradiizlone con le 
prove racco'te daeli "Jte'lsi inve
nt ieatori. e *i sforzarono di co-
prire la loro corre<=pon«ahi|ita 

I^i commissione — questa e la neH'assas^inin: come prove di 
soconda ragione per cui. secondo 
Joesten. fu di«torta la venta — 
temeva che. «e la na zione averse 
•=ap'.)tr> corre ^tavTro rralrren'o 
'e co<e sarebbe «toppiat.i in.i 

importan7-a |Hncipa!e furono fab-
hricate o a!terate: come tc«ti-
mon: 00 Tan furnno co«tretti a 
dire il T.>'w. corre altre te*ti 
monian7r furono mtrtilate o =on-

sprez7ante 
un privato qual«iasi. e straniero 
per giunta. II processo che Joe
sten sarebbe lieto di subire (an
che. nconosciamolo. alio scopo di 
fare pubblicita al suo libra) non 
sara mai celehrato Cio tuttavia 
non contribuira certo a disMpare 
Ic molte ombre che permancono 
«ulla morte di Kennedy uno dei 
grandi mi*ten di ouesto sccoo 

II Iibro di Joe«ten — di 1m-
minente pubbl:ca7ione in Sv 7 
zera — afTerma che la commit 
sione Warren ha tratto (con«a 
pevolmente e deliberatamente) 
conclusion! In assoluta contrad-
dm'one con i document!, le testi-
monianze. le prove da essa stessa 
raccolti. E cio per due ragioni 
pr.ncipali: la stessa inchicsta 

ren. e divi=o in eimi'ie parti. 
il Iibro di Joesten afferma che 
Osuald «personaceio losco. ma 
innoeente del delitfo imputatocli 
dalla polizia di Dallas». fu in-
\ ato in I'R.SS come spia dai ser-
vi/i sejrreti amencani. ma in 
I'RSS fnlli cnmp'etamcnte nel suo 
* lavoro » Tomato in patna. di 
\er to un acente pr^.vocatore del-
I'FBl po*ando afj neitatore T\lo 
ca«tn*ta. men!re il <uo vero sco 
iv> era quello di crearsi 1 presup 
po*ti per poter entrare a Cuba 
e svolcrrvi attivita spjonistica 
Falli ancora una volta, in parte 
per la sua personale incttitudine, 
in parte per quella dei suoi man-
danti. 

Secondo Joesten. uno dei piti 

'•ollevazione dell opwione pubblit.» i presse: ceT>e la comm'ssione 
di propomoni cata^trofiche per Warren pa-*-o »opra a tutte que
ll po'rre DoIit'CO e ner lo sfesso \ *te * mo-lmo-e iniqvrita >. 
-i-!ema I Infine. Joesten narra come 

tredia per«one <iano state uc-
ri«e dal giomo d"Ila morte di 
Kennedy, o « M M n w l e in c.rco 
^tanze sosprtte. perche. in un 
rrodo o nell'altro. conoscevano 
Tina parte della terribHe verila 

La conclusione di Joe«ten e 
che Oswald era sf>r71p!;Cf>rnpnfe 
un € preordinato capro espiato-
rio per un potente gruppo di 
cospirafori i cui complici dete-
nevano altissimo leve di coman 
do e sapevano che. una volta con 
sumato I'odioso crlmine. non ave 
vano da temere nulla L'assassi 
nio di Kennedy fu infatti tin 
delitto politico perfetto: ennce 
pito in tal maniera che portava 
con se una prefahhricata garan 
zia di impunita per gli assassini 
c i loro complid ». 

h. v. s. 

a Princeton e non nasconde 
le pruprie tendeiue filucciden 
tali:... non ci sarebbe da »or 
prendersi se I'aiuto occidentale 
alle forze di polizia fosse au 
mentato >. // New York Times 
ora: « La Somalia e divenuta 
il centra degli aiuti militari e 
della penetrazione ideologicn 
sovietica nell'Africa orientate 
ed e fonte di crescente ansieta 
per i governi dell'Etiop'ta e del 
Kenia... Alcuni diplomatici oc 
cidentali ritengono che qual 
cosa debba essere fatto per 
contcnere la Somalia e bloc 
care ogni nuova pressione so 
vielica verso VEtiopia e il Ke 
nia, i due stall piu mode rati 
m questa parte dell'Africa. Al 
tri. citando I'esempio del Gha 
na. affermano che la presenza 
politica c militare sarietica in 
Somalia col tempo diverra di 
sgitstosu per i somali e che 
ogni governo che la favorira 
sara cacciato via da un'aziane 
rapida ed efficace come quella 
avvenuta nel Ghana ». Un sot 
totitolo e piit esplicito ancora: 
« Aspettate una fine come quel 
la del Ghana ». 

C'e tutto. in que*te podie ri 
ghe: I'esperienza gia fatta dalla 
CIA col sangue del populn di 
Accra, la minaccia del colpo di 
stato. le forze che dovicb 
hero realizzarlo. C'e anche la 
falsificazione del problema. hi 
not a inversione delle parti per 
crearsi un alibi, tl migliore e il 
piu consueto insieme: trasfor-
mare I'aggredito in aggressore. 
I'aggressore in « sahatore del 
la patria x Qui. realmente. sta 
Vindipendenza come * oagetto 
d'ornamento x denunctata dal 
governo di Mogadiscio: da quel 
lo stesso governo cioe che, 
mentre tanti sforzi compie per 
raggiungere il pareggio del bi
lancio, tende a schiudere le 
porte del paese davanti alia 
ben piu pericolosa e rinco-
lante sovversione imperialista. 

Ruscid AU Schermache e 
stato primo ministro del go
verno somalo dal luglio del '60. 
ossia dall'indipendenza. al gin-
quo del T,4. quando il Pre 
sidente della liepubblica. igno 
rando la Costituzione e il voto 
stesso del partito di maggioran 
za. riusci a non farlo confer-
mare uell'incarico e lo sostitui 
col piu moderato Abdirizak Ha 
gi Hussen: in quel quattro 
anni. la Somalia imposto un 
realistico piano quinquennale di 
sviluppo. gettb con I'aiuto sovie 
tico le bast della propria eco 
nomia (quelle stesse che oqqi 
vengono osteggiate e sabotate), 
inaugura la propria coerente e 
progressiva politica estera. sta-
bili relazioni diplomatiche con 
ta Cina popnlare cacciando via 
i fantocci di Formosa. E' an 
cora I'uomo piu popolare del 
paese e mi riceve a casa sua in 
un pomeriggio assolato. renen-
domi incontro sulla terrazza in 
maniche di camicia. con la 
caratteristica futa somala intor 
no ai fianchi. efficace e aperto 
nella parola, senza sotterfugi 
diplomatici 0 mezze misure dia-
lettiche. 

Non ruol parlare dei proble-
mi intend dello Stato: «Capi-
sca la mia posizione — dice —-
A'on voglio mi si accusi di bri 
gare per tornare al governo: 
nelVAssemblea nazionale faccio 
i miei intervenli, nel partito 
porto avanti la viia battaglia, 
ma non desidero vubblicizzar 
la ». Parla invece dei problemi 
del continente: «VAfrica 
— afferma — ha avuto i suoi 
giorni di entusiasmo per Vindi 
pendenza nel t'JGO Tutti ti era 
no t//t/<rt che fosse arrirata ta 
liberta. le masse tperarano in 
una vita migliore Purtroppo le 

1 potenze coloniali. pur arendn 
concesso la cosiddetta indipen 
denza politica. hanno lascialo 
i nostri paesi in una porerto 
che non e molivata dalle scarse 
risorse naturali, perche" qui c'e 
ricchezza, perche pnteramo far 
moltn in pnchi anni. Purtroppo. 
invece. oggi comprendiamo che 
il colanialismo «? sfafo uno 
sfruttamento spielato. perche 
nessuno Stato indipendente rte 
see a colmare il deficit del bi 
lancio ordinario. La Francia e 
I'Inghilterra. ex potenze colo 
niili m Africa, ogqt danno sus-
sidi che tengono avrinte le ex 
colonie Dall'insicurezza eco
nomico si passa quindi all'insi 
curezza politica. per cui in AJri 
ca non si riesce ad atere un 
regime stabile: e questo tra-
vaglio continua e forse conti-
nuera ancora. 

< Le speranze, le illusioni del 
'60 oggi sono quasi morte, oggi 
la delusione e completa. Oggi 
qli africant si rendono conto di 
non essere liben, perchi tl 
neocolonialismo riesce a fare 
dell'Africa, di parte dell'Asia 
e dell'America Latino la scac 
chiera di una damn sulla quale 
pud spostare le pedine a suo 
capriccio. L'esempio piu evi 
dente ci viene dal Ghana. 

Donne nomadi al mercato delle erbe di Mogadiscio 

Nkrumah cra considerato un 
dirigente africano nazionalista 
che non aveva niente da invi-
diare a Nasser o ad altri capi 
di Stato o di governo. Quando 
parti per il Vietnam e la Cina, 
fu salutato da tutto il popolo. 
che — sono certo — lo ricorda 
ancora. Ma, lui, asscnte, I'ope-
ra di corruzione dell'imperiali-
smo ha avuto partita vinta. 11 
putsch di Accra ha dato. insie
me con qli avvenimenti rhode-
siani. un colpo grave a tutta 
VAfrica, perche e stata un pro 
va di forza compiuta dal colo-
nialismo per iulimnrire gli altri 
paesi del continent**, per far 
capirc die Vimperialismo e oggi 
capace di realizzare qualsiasi 
politica in Africa. La volonta 
dei popoli non conta: vengono 
corrotti i politicanti che in que
sto momento storico hanno nelle 
mani i mezzi per delerminare 
I'avvcnire dello Stato, magan 
all'intaputa e contro la volonta 
popolare. Cosi ogai in Africa 
ci sono paesi " addomesticati " , 
perche la loro classe dirigente 
— nel rapporto di dare c avere 
con le potenze ex coloniali — 
ha accettato la direttira impe-
rialistica e nel suo tornaconto 
personale c ^addistatla. a dan-
no del popolo: son questi i co-
siddetti paesi moderati . i benia-
mini dell'imperialismo... 

€ Sul New York Times c'e 
una minaccia espltcita contro 
di noi: I'Occidente non pud 
accettare Vesistenza nella Re-
pubblica somala del forte — se 
condo loro — aiuto militare 
sovielico, perche — sempre se
condo loro — esso rappresenta 
un pericolo per VAfrica, e spe-
cialmente per 1 due pacsi piu 
moderati. VEtiopia e il Kenia 
Dal Ghana st vuol passare en 
iro 1 nostri confim... lo ho par-
tecipato a molte conferenze 
afneane e ho avuto molti col 
Imiui con i cosiddetli capi di 
qua paesi che. per il loro egoi 
smo. M iasciano dcttare la stra 
da dagli imperialisti: " Se 
mm facciamo cost — loro mi 
hanno sempre risitosto — o re 
niamo uccist o allontnnatt dal 
potere ". Lo stesso Nkrumah. 
ma dall'altra parte della bar 
ricata. mi ha fatto la stessa 
considerazione: " Noi leaders 
africam — mi ha detto — ct 
troviamo oqgi nella condizione. 
nel pericolo di e**ere uccisi o 

i dagli imiiennhsli o dai nostri 
p'tpf'U dagli imperialisti se 
siamo nazionaltsti. dai nostri 
popoli se lavoriamo per Vimpe
rialismo Chi e forUmato riesce 
ad esser cacciato via Noi sia 
mo condannati: questa e la 
realta. quella I'umca alterna
tive ". 

* La situazione economica 
africana e ancora peggiore 
— se possibile — di quella 
politica. Vimperialismo ha de 
ciso di impedire in Africa e al 
trove qualsiasi sviluppo econo 
mico e sociale, che potrebbe 
minare la sua influenza: se 
un paese dallo statu di sottosri 
hippo si avvta verso uno svilup 
p*i graduale, riesce a liberarsi 
anche pohticamente: percio lo 
imperialtsmo lo ricaccia in po 
verta, percid lo vuol costrm-
gere a tender e sempre la 
mano... ». 

Lo interrompo: <? Ma lei e 
troppo pessimista! •». 

c Non c pessimismo: e la 
realta ». 

« Allora secondo lei non c'e 
niente da fare? ». 

« lo so una cosa. Nel 1960 
c'era entusiasmo in Africa: 
tutti dicevano che finalmente 
era venuta la comprensione fra 
colonizzati e colonizzatori. Co
me ha visto, io non ho mai 
usato la parola lotta, perche 
I indipendenza c stata quasi 
sempre raggiunta per via pa 
cifica. Algeria esclusa; sempre 
c'e stato un accordo tra lo Sta
to amministrato e lo Stato am 
ministratore. Non solo, ma non 
c'e stata neppure una rotlura: 
al enntrario. ci sono stati ac-
cordi bilaterali e buone rela
zioni. Algeria compresa. Ecco 
perche cravamo certi che tutto 
il possibile sarebbe stato fatto 
per il progresso economico e 
sociale dei nostri popoli. anche 
con I'aiuto disintcrcssafo degli 
ex colonizzatori in virtu del 
tanto propagandnto obbligo mo
rale. Oggi pero si capisce che 
qup/Z'obbligo morale non d mai 
esistito, che era snlo la coper 
tura per un mulamento della 
politico colonialisia. per cui 
siamo passati dal colontalismo 
al neocolonialismo lo so che 
I'Africa oggi feme per la pro
pria indipendenza. temono al 
meno tutti vnloro che hanno 
sentimenti nazionali. perche un 
gran numero di afrtcani. me.ssi 
di fronte alle prnprie respon 
sabilita. per loro tornaconto ed 
egoismo personale hanno pre-
ferito aqevolare ii nuovo si-
stema *. 

Ripeto la domanda: c Ma che 
c'e da fare'.' * 

' Nelle conferenze ad alto ft 
re//o I'Africa, almeno dal pun
to di vista formate, c riuscita 
a creare I'OU \. In nel '61 ero 
a Monrovia e nel '62 a Ixigos e 
ho ascoltato con grande inte
resse gli interrenti di molti ca
pi di Stato e di governo afri
cam. Alcuni dicevnno che era 
inutile perdere tempo e che 
I'Africa doveva rmnirsi subito 
in uno Stato federate: si e 
qiunti persino a elaborare la 
costituzione di una Federazio 
ne degli Stati africant. Ecco. 
volendo — dico volendo — que 
sta orgamzzazinne potrebbe 
far molto. perche I'unione fa 
la forza. perche se t singoli 
jyie->i *orio tropp-j tlcholi per 
oppfsrsi nll'influenza 0 al do 
mimo neocolonialista. unendo 
le forze e rendendo piu efficace 
Vazione dell'OLA si potreb 
hero impedire o almeno conte 
nere le manorre dell'imperiali 
smo. Resia da redere se gli 
Stati africani vogliono giungere 
a questa determinazione. 

€ 1 singoli Stati — ripeto — 
sono troppo deboli per opporsi 
alio straniero. t^ faccio lo 
esempio della Somalia, una Re 
pubblica che ha dichtarato la 
propria neutralita dai bloccht. 
o%sia si e schierata e si c bat 
tuta per una politico indipen 
dente e pacifica: ebbene. la 
Somalia e minacciata dall'Etio 
pia e dal Kenia. dall'ingente 
armamento loro fornito dalla 
Gran Bretagna e dagli Stati 
Uniti. Ci siamo cosi trovati 
nella ncccssita di creare e or-

mare un modestissniio esercito, 
poche migliaia di uomini in tut
to. e ci siamo rivolti all'ltalia, 
all'lnghilterra, agli Stati Uniti, 
al lostddetto Occtdente: tnutil-
mente dal '60 al '63 abbiamo 
fatto ogni tcntativu per ottene
re quel modesto amto militare, 
sopratttttto dall'lnghilterra e 
doll'Italia, in virtu del cosid-
detto obbligo morale; abbiamo 
avuto solo promesse e pro-
messe, ma la risposta effettiva-
mente era negatira, anzt peg 
gio che negativa perche ci ve-
mvano offertt dei fucili rest 
diiati di guerra che non avreb-
bero permesso at nostri soldati 
neppure di fronteggiare le tri-
bit nomadi. se si fusscro ri-
bellate. 

<r Siamo stati allora costretti. 
per non subire alcuna condi
zione, a rivolgerci all'VHSS. 
die ha generosamente accolto 
il nostra appellu e ci ha fornito 
un piccolo aiuto militare. Eb
bene, la reazione e stata im-
mediata, subito e ufficialmente 
sono arrivate le minacce. io 
soprattutto sono stato minac 
cialo: non e un mistero. e del 
resto ancoi oggi t giomuli lo 
vantano, che 10 faccio parte 
del gruppo degli elimiiuili per 
che dispiacevann all'impenali 
smo. secondo loro io sarei un 
ribelle alle direttive imperia-
liste, un deviato, non so, per
che cluunqiie si oppone al vo-
lere del padrone e considerato 
un anormale e per questo vie
ne cacciato via! Ma io sono 
cuntenlo dt aver ayilo cosi e 
altre ceiuonula volte agirei 
cosi, per it bene del mio pae
se. Ora ha capita perche 10 
dico che gli Stati africani da 
soli sono troppo deboli? E' la 
verita, ma uniti possono far 
molto, volendo: sempre, ag-
giungo, volendo. 

E la politica dell'ltalia? 
« lo sono un ammiralore del 

popolo e dello Stato italiano. 
llo studiato m Italia, mt sono 
laureato in Italia e ho potuto 
rendermi conto della grande 
gencrosita della vostra genie. 
Per questo. propria per questa 
ammirazione. non vorrei dir 
nulla contro il voslro governo. 
L'ltalia fa parte del blocco 
occidentale. ma non ne $ una 
parte determinante: per que
sto non pud essere tenuta re-
sponsabile delle manchevolezze 
della politica occidentale: essa 
segue solo quella politica e 
quindi non pud essere accusa-
ta... Debbo dire questo, ma 
io non sono contro I'Occidente 
ne particolarmente a fovore 
dell'Oriente. lo sono africana 
e ho a cuore gli interessi afri
cani. gli interessi di questo po-
vero paese che & la Somalia 
Avrei solo piacere. veramente. 
avendo allinto un po' della cui 
tura ilaliana. che l'ltalia fosse 
libera almeno nelle relazioni 
con la Repubblica somala e 
che il cosiddetto obbligo mo 
rale fosse effettivo e reale al
meno fra i nostri due paesi. 
Purtroppo in un certo qual 
modo. anche se sono certo 
che qualsiasi governo italiano 
— non faccio disiinzione di 
partiti — sarebbe ben disposto 
a venire incontro all'amica Re
pubblica somala, purtroppo — 
npefo — so che in questi ul
timi anni l'ltalia & stata con-
dizionata dalle potenze occi
dental'!. contrarie al nostro be-
ne.ssere sociale. economico e 
politico: avrebbe voluto ad 
esempio darci il suo aiuto mi 
litare. ne sarebbe stata ben 
felice. ma non £ stata lasciata 
libera di agire indipendente-
mente. L'ltalia, insomma, i 
sempre condizionata quando 
invece la politica italiana ver
so di noi dovrebbe essere li
bera, libero dovrebbe essere 
qualsiasi governo veramente 
interprete dei sentimenti del
ta mico popolo italiano >. 

Ci salutiamo che e sera. Pri
ma di stringermi la mano, 
Ion. Schermache mi prega di 
dare ordine air inferrtsfa, roc-
colta a braccia come si dice, 
di togliere le ripetiztoni. di ren-
derla — per capirci — piu ele
gante e meglio costruita. come 
quelle che in altri ambienti ho 
avuto, ben scritte a macchina 
e ben pensate. Non lo faccio e 
me ne scuso: prefcrisco essere 
scortese pur di non modificare 
di una sola virgota il pensiero 
di un coerente e coraggioso 
combattente dell'indipendenza 
africana. 

Franco Magagnini 
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