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Viaggio con I'Unitd fra i guerriglieri africani 

nella GUINEA-BISSAU, detta portoghese 

La Guinea « portoghese » si estende per 36.125 kmq. tra la 
Repubblica di Guinea e il Senegal. Le tre frecce indicano i 
f ront i aperti — al Nord, al Sud e all'Est — dall'esercito par-
t igiano. In quattro anni e mezzo di guerra piu del 60 per 
cento del territorio nazionale e stato liberato dalla domina-
zione portoghese. 

Dal nostro inviato 
CROTONE. aprile 

Quasi cinquantamila abitan-
ti o le due piu grandi industrie 
dclla Calabria, la Montedison 
e la Pertusola con millecinque-
cento operai, isola parzialmen-
te industriale della regione piu 
depressa d'ltalia: questa e 
Crotone che domenica 11 giu-
gno torna alle urne per eleg-

La grande 
pianura 
umida ha preso fuoco 
Due giorni di marcia verso il Quartiere Generale dei guerriglieri (i « bandoleiros ») — Un enorme e silenzioso 
esercito nella boscaglia assedia le piazzeforti portoghesi — Barriere di mitragliere invisibili proteggono la nostra 
marcia — Sul fiume Gambil in canoa sotto il volo di B 26 di marca americana — Popolo e combattenti uniti 

L ' l l GIUGNO ALLE URNE PER 
IL NUOVO CONSIGLIO COMUNALE 

A Crotone non si governa 
senza la forza del PCI 

La giunta minorilaria di centro-sinistra h crollata sotto il peso dell'affarismo e del-
I'anficomunismo — L'avvenire della citta si chiama ripresa della riforma — La glo-

riosa tradizione unitaria, popolare, rinnovalrice dei comunisti crolonesi 

Dal nostro inviato 
FRONTE SUD 

DELLA GUINEA-BISSAU 
Le prime note di questo ser-

vizio le stendo in un momen-
to di sosta. durante una mar
cia di due giorni che mi por
ta dalla frontiera della Repub
blica di Guinea al Ouartier ge
nerale del Fronte sud della 
Guinea-Bissau, detta « porto
ghese .. Un paese di 800 000 
abitanti. 36.125 km1, da quat
tro anni e mezzo in guerra con-
tro i colonialisti portoghesi, 
piu del 60 per cento del ter
ritorio liberato. Con Jose 
Araujo dell'Ufficio segreteria 
del Partido Africano da Indl-
pendencia da Guine e Cabo 
Verde (PAIGC). Fode Berete. 
direttoro di Horoya, organo del 
Partito democratico guineia-
no, e una giovane infermiera 
che si chiama Francisca, ab-
biamo traversato la frontiera 
di notte su una comoda jeep, 
e abbiamo raggiunto la prima 
base militare delle zone libe-
berate. Qui abbiamo dormito 
per poche ore e all'alba in-
dossato la divisa dell'eser-
cito popolare. Pochl chilome-
tri piu avanti. nel villaggio 
di **. una nutrita scorta di 
guerriglieri, armati di mitra 
e di bazooka, ci fa capire che 
II viaggio in jeep e terminato 
e che d'ora in avanti, per tut-
to il soggiorno al fronte. I'u-
nico mezzo di trasporto di cui 
potremo servirci sono i piedi. 
Perche tutto in questa sem-
plice e straordinaria guerra 
contro i portoghesi, Incredi-
bilmente moderna negli arma-
menti e per I'intelligenza tat-
tica e strategica. tutto viene 
fatto col piii antico mezzo di 
locomozione timano. Dai vive-
ri alle munizioni. dai medicl-
nali ai ferit i. dai libri di scuo-
la agli ordini vergati a mano 
In piccoli bighetti. tutto vie
ne trasportato a piedi. 

Non sapro mai quante mi-
oha abbiamo percorso. Oui le 
distanze vengono misurate a 
ore e giornate di marcia e 
acquistano quindi un valore 
relative Piii tardi quando tro-
verd Valentino Orsini. Filippl. 
Pinori e Bentivoglio che gi-
rano il film • I dannati della 
terra » e u n doraimentario sul-
la lotta di liberazione della 
Guinea-Bissau, avremo due mi-
sure, italiana e locale: la pri
ma e di un buon terzo infe-
riore alia seconda Anni di 
guerriglia hanno trasformato 
ogni combattente in una per-
fetta macchma umana. I por
toghesi impazziscono di fron
te a questi uomini capaci 
di attaccare. nello stesso gior-
no. in due punti distanti 30 
miglia I'uno dall'altro. 

La scorta e composta da 
bandoleiros, cosl li chiamano 
i portoghesi. banditi come I 
partigiani di- ogni latitudine. 
Hanno facce giovani. e sono 
aicuri, precis!, disciplinati. te-
mibili per la padronanza che 
hanno delle armi. A coman-
darh 6 un altro giovane: Dyal-
lo Umaru. 27 anni. Commissa-
rio politico del Fronte sud. 
Con brevi ordini traccia I'iti-
nerario del viaggio e met-
te in moto il dispositivo di 
sicurezza. La prima tappa e 
di dieci ore circa, bisogna per-
correrla in fretta. La zona e 
sotto il pieno controllo dei 
partigiani. ma e spopolata e 
si deve passare attraverso due 
fortezze portoghesi — Gilege 
e Medio — dove sono di guar-
nigione 450 uomini. Anche 
queste fonezze. come tutte. 
sono accerchiate. ma i porto
ghesi tentano talvolta dispe-
rate sortite, specie in questi 
giorni, in cut Aristides Pe-
reira. vice-segretario genera
le del PAIGC. e al fronte. II 
terreno e cosparso di bosso-
l i , ci sono stati scontri nel 
giorni scorsi, e gli aerel da 

II nostro inviato con una pattugtia di pa'.V.S'.ani durante la marcia di trasferimento al quartier 
generale del Fronte Sud : 

ricognizione — i PIDE come li 
chiamano i partigiani dai no-
me della polizia di Salazar — 
battono la zona. 

La marcia viene accelerata 
quando si esce dalla savana 
per percorrere interminabili 
risaie. Umaru dice che e pre-
feribile attraversare la regio
ne nella stagione delle gran
di pioggie. Le risaie si tra-
sformano in immensi pantani. 
e ci si pub nascondere sot-
t'acqua. E poi gli aerei deb-
bono volare a bassa quota e 
> cosl ne abbiamo abbattuti 
molti ». Mi chiedo pero come 
i portoghesi potrebbero ten-
tare qualcosa. Ad ogni mo-
mento e da ogni parte spun-
tano. silenziose. pattuglie di 
partigiani e reparti dell'eser-
cito popolare. che danno net-
ta la sensazione di una mobi-
litazione e di una organizza-
zione perfette. Poche parole, 
una stretta di mano e le pat
tuglie scompaiono nella fo-
resta. 

Si intuisce. piii che vede-
re. nel movimento degli uo
mini. una barriera di mitra
gliere che proteggono il no
stro passaggio attraverso le 
risaie. Ouesta impressione di 
forza sara consolidata quan
do alia fine della prima gior-
nata di marcia arriviamo a 
Botchansa. e di li cl muove-
remo In una zona densamen-
te popolata di villaggi. Oui ho 
la misura esatta di un in
tern popolo in armi, che per 
la sua vitalita. il suo co-
raggio. la sua decisione. « sor-
prende anche noi ». mi ha det-
to Cabral. segretario del 
PAIGC, in una delle conver
sazioni che ho avuto con lui 
a Conakry. Ogni villaggio ha 
dei morti da ricordare. dei 
feriti da mostrare ma soprat-
tutto uomini armati pronti a 
difenderlo. una organizzata mi-
lizia popolare che cura la di-
fesa civile, una scuola. un ma-
gazzino del popolo. 

Le capanne sono senza fra-
sche per essere meno indi-
viduabili dai cielo. e tutto in-
dica la presenza di una guer
ra che si fonde quotidiana-
mente con la vita civile. Del 
resto gli stessi bombarda-
menti al napalm colgono sem-
pre meno di sorpresa gli abi
tanti dei villaggi. Mentre at-
traversiamo il fiume Gambil 
in canoa. e una vecchia don
na ad awert i rc i .senza ner-
vosismo, che un B-26, di fab-
bricazione americana, sta sol-
volando la zona. L'allarme vie
ne dato con un corno e in po-

del villaggio e nella foresta. 
Armando, responsabile del set-
tore. mi spiega che un bom-
bardamento. adesso. provoca 
poche perdite e viene pagato 
dai portoghesi a caro prezzo: 
• noi una capanna la rico-
struiamo in poche ore, mentre 
una loro bomba costa piu di 
decine di capanne messe in-
sieme ». 

A Botchecol dei ragazzi mi 
mostrano con orgoglio le ro-
vine degli uffici di una com-
pagnia commerciale e di una 
caserma portoghesi. Con un 
giorno di battaglia il villag
gio fu liberato. tra I primi 
neila regione sud. Per due 
volte i portoghesi con aerei 
e risalendo il fiume Cumbidja. 
hanno tentato di riprenderlo. 
Risultato. vari morti. 2 ae
rei abbattuti a colpi di mitra-
glia, perche non e'e contrae-
rea. una vedetta affondata col 
bazooka. Adesso Umaru dice 
che fino al O. G. potremmo 
viaggiare senza scorta. Ba-
sterebbe la popolazione dei 
villaggi a difenderci in ca-
so. improbabilissimo. di at-
tacco. Ritornero sul - bilancio 
di vittorie dell'esercito par-
tigiano e sulla rabbiosa spie-
tatezza della guerra portoghe
se. Per ora quel che colpisce 
e che nessuna azione degli 
invasori. anche la piu violen-
ta e terroristica, ha intac-
cato il morale delle popola-
zioni e I suoi profondi rap-
porti con I combattenti. 

Le vedo dai modo con cul 
ci accolgono. II passaggio di 
armati e abituale in un vil
laggio. Eppure ogni volta e'e 
un dettaglio che indica I'affet-
tuosa solidarieta che lega chi 
combatte a chi lavora la ter
ra. I casi di distacco. passi-
vita o opposizione. che mi 
dicono pure esistono. sono 
sempre piu rari. Vengono 
tutti a stringere la mano. con 
innata cortesia, e si chiama
no per nome. si conoscono 
tutt i . In taluni casi gli ab-
bracci sono piu lunghi e in-
tensi e allora le notizie rim-
balzano, I racconti riempiono i 
pochi momenti di sosta. Se 
questa e piu lunga le don-
ne cuociono riso e polli. con-
diri con piccoli limoni e an-
naffiati da vino di palma. I 
bambini portano stuoie e ac-
qua. Eppure non e'e un gesto. 
una parola dei partigiani che 
pretenda qualcosa. E' un at-
teggiamento morale, prima che 
una legge scritta (che esiste 
ed e la prima delle zone li
berate: Lei da justica mil i tar), 

combattenti e popolazione. 
II PAIGC ha loro insegnato 

che • i partigiani hanno la 
loro base nelle masse labo-
riose. sono il riflesso della 
loro collera, del loro odio e 
della loro resistenza agli op-
pressori. E' questa la carat-
teristica che deve determina-
re le relazioni. tra il partigia-
no, tra I'unita dei partigiani 
e popolazione. Se vi fosse-
ro abusi verso la popolazione, 
casi di violenza e di banditi-
smo. tutto cid deve essere 
liquidato in modo energico 
dagli stessi partigiani. II col-
pevole deve essere giudicato 
da un tnbunale partigiano, e 
se riconosciuto tale, deve es
sere fucilato. possibilmente in 

pubblico >. 
E' Luiz, un giovane partigia

no, a leggermi queste regole 
stampate in un libretto con-
sumato dall'uso. una sorta di 
manuale del guerrigliero. che 
si porta sempre dietro, tra 
caricatori, una bottiglietta d'o-

te. Ignazio, 24 anni, responsa
bile militare, ancora zoppican-
te per la terza ferita ricevu-
ta in combattimento; Ze, 29 
anni, commissario politico in-
terregionale, con alle spalle 
una lunga storia di carceri 
colonialiste; Ciucio, un gigan-

lio per il suo fucile mitra- j te alto due metri, responsa-
gliatore. una gavetta di riso e 
un volumetto di matematica 
elementare. Commenta: • un 
vecchio proverbio di qui dice: 
le parole incoraggiano, ma 
sono gli esempi che conqui-
stano ». E gli esempi non 
mancano. in un esercito e 
in una guerriglia, dove nes-
suno e pagato, tutti sono vo-
lontari, dove esistono solo 
due tip! di • gradi », respon-
sabili e militanti. e dove i 
confini tra lavoro politico, lot
ta armata, attivita cospirati-
va non esistono a nessun li-
vello. dai massimi dirigenti del 
partito fino al piu modesto mi-
litante di base. 

Mentre percorro il fronte 
sud, sul posto si trovano Ari
stides Pereira e Nino. « o fa-
moso Nino» come lo chia
mano I portoghesi. 26 anni. 
membro della direzione del 
partito. Amilcar Cabral e 
Osvaldo Vieira sono al fronte 
dell'est. Luiz Cabral e altri 
dirigenti in quello del nord. 
Raphael Barboza. presidente 
del Partito, e in carcere a 
Bissau da piu di quattro an
ni. Domingos Ramos. 31 an
ni. membro della direzione e 
caduto pochi mesi fa mentre 
guidava un reparto all'attac-
co della fortezza portoghese 
di Madina. nella regione di 
Boe. 

Al O.G.. dove giungiamo la 
sera del secondo giorno. do-
po aver percorso sentieri inac-
cessibili a chi non conosca 
la foresta come le proprie ta-
sche e aver pronunciato piu 
volte la parola d'ordine a in
visibili sentineile. Pereira pre-
senta i responsabili del fron-

chi minuti tutta la popolazione 1 a determinare I rapport! tra 
Nel villaggi della zona liberate i soldatl sono di casa. La mag-
gior parte del combattenti viene dalle campagna 

bile della sicurezza e della 
vigilanza, nessuno gli tiene 
dietro nella marcia; Carmen 
32 anni. responsabile della 
sanita. la « doctora » madre di 
tre f igl i ; Lamine. 25 anni, 
commissario alia produzione, 
uno dei primi laureati in a-
gronomia del nuovo Stato: 
Umaru che conosco gia da 
due giorni; Agostinho. il piu 
« vecchio» "del gruppo, 33 
anni, responsabile della rico
gnizione, leggendario prota-
gonista con Nino' e Umaru 
della liberazione di Komo. 

Trovero decine di quadri co
me questi durante il mio sog
giorno al fronte. Sono uno 
dei punti di forza della lotta. 
E' Araujo che mi racconta 
come dieci anni fa, nel set-
tembre del 1956, sei uomini 
soli fondarono il Partido Afri
cano: Amilcar e Luiz Cabral, 
Aristides Pereira. Francisco 
Fortes e altri due. di cui si 
tace il nome perche impegna-
ti nel lavoro clandestino nel
le citta. Erano solo sei in 
tutta la Guinea-Bissau, ma 
avevano chiaro, a differenza 
di altri movimenti nati e morti 
nel frattempo. che senza una 
organizzazione politica. senza 
un partito, la lotta di liberazio
ne diveniva impossibile. « O 
colonialismo portugues scorta-
va o nosso caminho como un 
mar largo. Para o atraversar, 
o nosso povo precisava de un 
barco. Esse era a luta. Mas 
para dirigir esse barco preci-
savamos de un capitao segu-
ro. Esse capitao foi o nosso 
Partido ». II colonialismo porto
ghese ostacolava il nostro cam-
mino come un mare largo. Per 
attraversarlo il nostro popolo 
aveva bisogno di un battello: 
la lotta. Ma per dirigere il bat
tello aveva bisogno di un capi-
tano sicuro. II capitano era il 
Partito. 

E uno del primi lavori fu 
quello di educare una leva di 
quadri che per il livello po
litico, militare. tecnico con-
sentissero di intraprendere la 
lotta armata col minimo di pro-
babilita di insuccesso. II ri
sultato e qui. conclude Arau
jo. ogqi I nostri quadri sono 
centinaia in tutto il Paese e 
ne avremmo bisogno di altri 
per far fronte alio sviluppo del
la lotta. Chiedo a Pereira se 
posso ricordare i loro nomi 
nel servizio che scriverd, se 
non violo una regola di vigi
lanza. Sorride e mi risponde 
che non e'e nessuna preoccu-
pazione. « nonostante la loro 
giovane eta. sono da sei. set-
te. otto anni nella lotta e I 
portoghesi li conoscono ». 

Mentre conversiamo. sepol-
ti tra aiberi giganteschi. sem-
bra di essere lontani dalla 
guerra. tanta e la tranquillita 
e la sicurezza che si pud leg-
gere in ogni volto. Delia guer
ra giunge solo un rumore lon-
tano: un'ora dopo il tramonto 
con inesorabile regolarita i 
mortai dell'esercito popolare 
cominciano a martellare le for
tezze portoghesi. • Sono i no
stri — dice Umari con noncu-
ranza — di notte li ripaghia-
mo dei bombardamenti aerei 
sui villaggi. Cosi li teniamo 
svegli -. E mi viene da pensare 
che non e'e retorica nella can
zone partigiana che ho sentito 
il primo giorno in un villag
gio: • Lala kema, kau di su-
kundi ka te», la grande pia
nura umida ha preso fuoco, i 
colonialisti non hanno piu un 
posto dove nascondersi. 

Romano Ledda 

gere il Consiglio comunale, a 
due anni e otto mesi dall'iilti-
ma consultazione elettorale. 
Dalla fine della guerra. per 
\ent 'anni , la eitta e stata am 
ministrata da giunte unitaiic 
formate da comunisti e da so 
cialisti. Nel novembre del 1964 
e venuto il centrosinistra, una 
esperieii7a breve e catastroil-
ca. Dopo un anno e me/./o di 
vita tormentata. la crisi de-
Hnitiva e il commissario pre-
fettizio. Crotone e una testi-
monianza esemplare, perflno 
da manuale, di cio che S(»no 
stati e sono tuttora il centro
sinistra nel Meridione ed il 
partito guida della coali/ione, 
la Democra/ia Cristiana. 

Ma anche JKT altre rafiioni 
6 una testimonian/a esempla
re. Perche nel cammino di que
sta citta si intrecciano tutti i 
problemi della Calabria, di 
questa terra che dall'unita. di 
Italia ad oggi ha sempre oc-
cupalo l'ultimo posto nello svi
luppo economico delle regioni 
italiane. Dicono le statistiche 
che il reddito medio dei cala-
bresi e appena la meta del red
dito medio degli italiani ed e 
pari solo ad un ter/o di quel 
lo dei milanesi. Ognuno sa 
quanto sia artificinso il risul 
tato « medio > che si limita a 
snmmare tanti redditi per di-
viderli per tante teste, senza 
distinguere la testa che ha 7e-
ro reddito da quella che ne ha 
cento. Ma anche cosi. anche 
rimanendo nel campo del red
dito «medio» , si puo avere 
una linea dell'abisso che sepa-
ra questo accidentato sperone 
non solo dai resto della pe-
nisola, ma anche dallo stesso 
Mez/ogiorno. Torniamo alle 
statistiche ufficiali dell'ISTAT 
per documentare questa affer-
mazione: nel 1965 il reddito me
dio per abitante in Italia e sta
to pari a 543 000 lire; quello 
delle regioni meridionali e sta
to pari a 359.000 lire; quello 
della Calabria e stato di 
268.000 lire, lievemente infe-
riore a quello della Basilicata 
di 295.000 lire. 

Crotone e una testimonian-
za esemplare anche per quan
to riguarda la forza del mo
vimento popolare, dei comuni
sti in particolare che in que
sta citta. nelle elezioni comu-
nali del 1960, hanno conquista-
to la maggioraiva assoluta. Di
re Crotone c richiamare alia 
memoria le grandi lotte per 
la riforma agraria dell'inizio 
degli anni Cinquanta. l'occu 
pazionc del latifnndo da par te 
di masse di contadini senza 
terra, primo colpo vibrato con
tro la grande proprieta agra
ria. Crotone e stato il centro 
di raccolta delle forze che 
hanno diretto e combattuto 
quelle battaglie. e la sua gio
vane classe operaia. venuta an-
ch'essa dai campi. ha parte-
cipato direttamente con i con
tadini alia eliminazionc della 
grande proprieta assenteista. 

In quegli anni la citta ha 
conosciuto il periodo del suo 
maggiore sviluppo e queste 
forze in lotta hanno trovato 
nell'amministrazione comuna
le lo specchio fedclc. la loro 
proiezione nel governo locale. 
Anni in cui gli interessi con
servator! e reazionari sono 
stati tenuti ai margini della 
vita cittadina. come sono sta
ti tenuti ai margini nelle cam-
pagne. laddove la riscossa con-
tadina aveva conquistato po 
sizioni nuovc. 

Poi. nel 1964 e venuto il cen
tro sinistra, impostn qui come 
altrove dalle direzioni centra-
li dei part it i secondo la poli
tica detta del «tra^fer 'mento 
della formula in penfena*. Gia 
da qualche tempo, la riforma 
agraria segnava il pa>so e 
molti contadini erano costretti 
ad abbandonare il lotto di ter
ra assegnatogli per cercare la
voro all 'estero. per pot t r \ i -
vere, andando ad ingrossare 
l'esercito di mezzo milione di 
calabresi che negli ultimi quin 
dici anni si 6 sparso per il 
mondo. Comincia\ano ad a p 
parire le prime aziende capi-
talistiche e la citta stessa fa-
ceva i conti con la crisi. Non 
sarebbe pas^ato molto tempo 
che la Montedison e la Pertu
sola a\rebbero ridotto di un 
terzo 1'occupazione operaia. 
mediante una riorganizzazione 
interna e l"intensifica zione dei 
ritmi di lavoro. L'unica isola 
industriale della Calabria 
avrebbe ridotto cosi il suo gia 
ristretto perimetro. 

II centrosinistra fu coftitui-
to benche minoritario. Difatti 
le elezioni del 1964 avevano da
to ancora una \olta la maggio 
ranza alle forze di sinistra. La 
unica giunta possibile uscita 
dalle urne era quella che ave
va amministrato il comune fin 
dai dopoguerra. Ma la giunta 
popolare non torno a governa-
re Crotone. Piii forti della di-
fesa del patrimonio unitario 
che aveva reso possibile lo svi
luppo della citta, furono le 

pressinni jwhtiche e sopratul-
to i ricatti di quei gruppi di 
agrai i . di speculator! dell'edi-
h/ia c dello stesso mono|K)lio 
della Montedison coali/Aiti in 
torno e dentro la DC, e che 
videro nel centrosinistra la 
possibility di mettere le mani 
per la prima volta dalla fine 
della guerra, suU'amministra-
•/ione comunale. 

II risultato fu 1'irrompere 
deli'affarismo e del clienteli-
smo che si faceva sempre piii 
aggressivo e ingordo via via 
che passavano i mesi. Simih 
interessi pretesero infatti lo 
abbandono del piano regola-
tore npprovato dalla Giunta 
popolare per poter daie ni.ino 
ad una edificazione sen/a \m-
coli e un allargamento dei cri-
teri di tassa/ione a vantaggio 
dei redditi piii alti: sono solo 
due esempi, ma che dimostra-
no a sufficienza quale tipo di 
opera/ione si celasse sotto la 
formula di centrosinistra. 

Cio non poteva avvenire im-
ptinemente: su questa stra-
da la giunta m'moritaria del 
centrosinistra trovo nella for
za e nella iniziativa dei comu
nisti un ostacolo sempre piii 
insuperabile e il ripetersi di 
episodi di malcostume piii av-
vilente, le pressanti richieste 
di chi aveva scambiato I'am-
ministrazione comunale per un 
proprio comitato d'affari fe-
cero cadere molte illusioni e 
suscitarono dapprima risenti-
menti. poi resistenze, negli 

Un termos 
per Johnson 

11 presidente degli Stati 
Umti pud morire di sete ? 
Pud succedere. Giovedi scor-
so gli opcratori della TV uru-
guaiana che mquadravano 
Lyndon Johnson e i cancel-
licri dellAmerica Latina ae-
duti al tavolo dell'Hotel San 
Rafael di Punta del Este han
no carpito un curioso parti
colare E' stato notato che, 
umco tra tutti i presidenti del-
Vemisjero che durante la con-
jerenza sorseggiavano I'acqua 
mincralc semta dai came-
nrri. Johnson rcspingeva il 
ravAOio. .Ma ad un impercel-
tibile cenno della sua mano 
spuntara invcce un termo* 
che una guardta del corpo 
deposilara darantt a LBJ do
po aver superato con una 
mezza phoetta il cranio di 
Dean Rusk. Questa sequenza 
s> e ripetuta piu volte sul n-
deo e quel termos dai visto-
so emblcma presidenzialc ha 
dato nell' occhio. < Che c'd 
dentro? > — hanno chiesto al 
I'addetto stampa —. «Acqua 
del Colorado > < E' un'acqua 
spcctale? >. « So. no >. E al
lora? I mahqni hanno preso 
a sospcttare. 

Il ammo dopo il termos 
non s'c n«fo. Pero Johnson 
ha seauitato ad allontanare 
il cameriere che ah propo-
nera un dr.nk. Era molto 
stanco e mentre si sorhira 
i torrenziali dtscorsi di Onga-
nia. Diaz Ordaz e Belaunde 
biascicara e faceva schioc-
care la lingua. 1 cameramen 
che lo spiarano hanno giu-
rato che per tutta la sedula 
LBJ e rimasto a secco. 

Di que*to episodio circdla 
una rcrstone aUendihiltxsima: 
Jo>inson temeva il cianuro 
uruauamo. Si dice anche che 
d'ora ire poi quando tl presi 
dente andra all'estero i ser-
rui rfi sicurezza della Casa 
Bianca ch prepareranno una 
scoria di provviste assoluta-
mente garantite da pericolo-
se sofisticoziom. Johnson evi-
tera quanto pijj sard possi
bile i prami ufficiah e s'ac-
contenterd di sobn picnic ca-
serecci. Selle grandi occasio-
Tii un radar tascabile gli se-
gnalera le mwestre conditc 
coi tossici. 

Fa pena pensare che il mon
do sia cosi cattivo con I'ere-
de di Thomas Jefferson e tan-
to inclemente col suo rice Ho 
ratio. Gli e che a bomltardi-
re i rietcong quelli si spar-
paahano per la terra e î mi-

I metizzano da inglesi. da ita
liani. da parig'mi e metlono 

I anche baffi e ponchos per 
sembrare latino americani. So-
migliano persmo agli uru-

Iguaiani che passano di solito 
per gli «svizzeri > di quel 
vulcanico conlinente... 

I 

stessi socialisti Kinchp fu la 
crisi. la lottuta dehniti\a. con 
le dimissiom di qu.ittio asses-
Miri democristi.ini che nun \ o 
lexano sottostaic al giudi/io di 
una ciimmissione (I'lnd.miiie 
consiliare su un at'faie di cimi 
praxendita di suoli. Cade\a co 
si, ingloriosamente, il gr.inde 
esperimento del centro sini
stra, prcsontato al suo soigere 
come l.i nuova strad.i da per
correre per lo s\iluppo della 
citta. luminoso esempio per tut 
ta la Calabria. 

L'll giugno a Crotone si tor 
na a \o ta ie . Per chi e per 
che cosa? II di^cofMi dei co 
munisti e molto semphec e 
chiaro: JHM- sb.ur .ue il p i ^ u 
a quegli interessi clu- nel lire 
\ e periodo del centrosinistra 
hanno fatto tonosceie co^i 
aiwrtamente le loro inten/ioni. 
Cio sigmtica colpne la Demo 
crazia Cri.sti.ina. che di que
gli interessi rappresenta il 
risvolto |)olitico. Nello stesso 
tempo per riprendere la bat 
taglia per una riforma aura 
ria generale. che toliia Cioto 
ne dai suo stato precario di iso 
la p. imalmenle indtistn.ih/znt.i 
in un maie di depressione ecu 
uomicii e d i e lenda jKissibilc 
un mutuo e benefice) rapporto 
fra la citta. le sue fabbiiche 
e la campagna. 

La \i.i della industt iali//<i 
zione di Crotone passa at tra 
verso la riptesa della rifor 
ma. nello s\ iluppo deiili in \e 
stimenti pubblici nel settore 
della conservazione e trasfor 
ninzinne dei prodotii deU'agri 
coltura. nella rcali / /a/ ione di 
piani di irriga/ione non nri 
tempi e nei modi prcxisti dai 
la Cassa del Mez/ogiorno o da I 
Consorzio di Ronilic.-i a van 
taggio dei vecchi agrari tr.i 
sformati in dirigenti di a/iende 
capitalistiche. ma per i emit re 
|K).ssibiIe lo sviluppo dcll 'a/ien 
da contadina. Cio signilica or 
cupa/.ione subito. una quahfi 
ca7ione della citta. la possibi 
lita per i diplomati dell'Istitu-
to tecnico di Crotone di trova 
re un posto qui. sulla loro ter
ra . Sono queste solo alcune 
delle scelte essenziali indica 
te dai comunisti 

La popolazione di Crotone. 
con il suo voto. puo colpiie la 
DC. Ma la battaglia per la ri 
forma, sottolineano i comuni
sti. non riguarda solo Crotone 
e il suo cntroterra. ma tutta la 
regione. poiclie lo stesso di 
scorso si puo fare per Cat.in 
7aro. Regjiio Calabria. Cosen 
za. per i cenuini piccoli e gian 
di di questa regione un tempo 
defim'ta «sf.isciume |K-ndiiIo 
sul mare ». Sono pa^sati i tern 
pi dello «sfasciume pendulo 
sul mare». e'e un risxeglio nuo 
vo in questa terra bellissima 
condannata alio spopolaim ntn. 
all'abbandono e a! sottos\ilup 
po anche da chi g o \ e m a l'lta-
lia «programmata ». Lo ^srn 
sciume > e rimasto li. nei vari 
«piani > di una cl.issr diri 
gente che non <;a fare altro 
che programmare il pnif.tto 
di chi cc l'ha gia. p r u h c •=! 
accresca. fidando tutf.il piu 
che qualche briciola case hi an 
che qui. Non lo die onei «=ol. 
i comunisti. «Secondo la In 
gica dei pianificatori la nostra 
regione dovrebbe sprofondare 
nel mare deH'altnii ir.diffcren 
za. necessario tributo ad uno 
stato che ha concentrato tutti 
i suoi sforzi in fa \ore di r r 
gieini che. sia detto senza ate 
rili gclosie. gia camminano r 
progrediscono. La nostra re 
gione non e per i pianifir.iton 
che un lago. o. *e piii pi,»p«. 
uno stagno ed un acqnitrin > 
E' un triste di^egno que lle» cli^ 
si va attuando. dinan/i al qua 
le eleviamo la nostra selegn,« 
ta protesta di rappresrntanti 
elettivi di tutte le popotorioni 
della Calabria ». Sono parole 
del sindaco dc di Reggio Cal« 
bria. pronunciate due mesi fn. 

Dall'Istituto tecnico di Cro 
tone i giovani diplomati o <mi 
grano o si arrangiano e il di 
ploma c un pezzo di carta d,i 
appendere sulla p i r e t e . i con 
tadini se ne \anno d.dla ter 
ra . le poche fabbnche clrudo 
no o riducono il per^onale au 
mentando lo ^fnittamento. 

Ma e'e un rh \cg l io nuo\o in 
Calabria, e'e stata la giornata 
di lotta di febbraii (he ha 
\ is to tutta Reggio muovere in 
corteo per difendere un suo 
stabilimento. uno dei pochi che 
le rimangono. le O.ME.CA 
che Fanfani, in un suo \iaggio 
in Calabria. a \eva definito co 
me un « volano es^enziale alio 
sviluppo economico dclla re 
gione ». Ci sono decine di lot 
te che si accendono nelle cam 
pagne e nelle citta. I-a recente 
visita del compagno I^oneo nri 
la regione ha messo in luce il 
nascere di una classe dirigen 
te nuova. giovane: dirigenti 
comunisti, sindacali. sindaci. 
Dicono i comunisti: 6 dunquc 
possibile riprendere la lotta. 

_| Gianfranco Bianchi 
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