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Intervista con Marcelino Do Santos, dirigente del Frelimo 

l a lunga lotta del Mozambico 

per conquistare Tindipendenza 
L'imperialismo e il nemico da battere - U na parte del territorio e ormai sotfratta al 
controllo dei portoghesi - Due anni di preparazione prima di iniziare la lotta armata 
II massiccio aiuto della Germania Occidentale all'industria di guerra del Porto-
gallo - Una struttura capitalistica con il concorso di enormi investimenti stranieri 

Sventato un tentativo di scagionare 

il potente boss dei trasporti Hoffa 

Sospeso il capo della 
polizia in Luisiana 

Proteggeva i gangster 
Sotio accusa Cosa Nostra e Carlos Marcello, gia implicato nel cle-
lillo di Dallas - Seicento milioni per chiudere la bocca a un teste 

« Operai e contadini, lavo-
ratori delle miniere e delle 
ferrov'xe, dei porti e delle of-
ficine, intellettuali, funzionari, 
soldati mozambicani nell'eser-
ctto portoghese, studenti, 
uomini, donne, uomini, pa
triots in vostro nome a tutti, 
il FRELIMO proclama oggi 
I'insurrezione generate ar
mata del popolo mozambi-
cano contro il colonialismo 
portoghese. per la conquista 
dell'indipendenza totale e 
completa del Mozambico. IM 
nostra lotta von cessera fino 
alia liquidazione del colonia
lismo portoghese >: con que-
to appello. il 25 settembre '64. 
il Fronte di liberazione del 
Mozambico. iniziava una 
guerra di liberazione, che in 
questi giorni e entrata nel 
quarto anno di vita. 

Chiedo a Marcelino Do San
tos, uno dei massimi dirigenti 
del FRELIMO, di passaggio 
in Italia, di farmi il punto 
della lotta. « La situazione del 
nostro paese, egli dice, e 
oggi caratterizzata dall'esi-
stenza di due zone. I'una sotto 
il controllo del nemico. Val-
tra composta di regioni semi-
liberate (circa 200 000 kmq., 
con 800.000 abitanli). ossia 
zone che il FRELIMO con-
trolla. ma nelle qttali il ne
mico mantiene ancora degli 
accampamenti militari. 11 ri-
sultato principale di Ire anni 
di lotta d qttindi quello della 
esistenza di queste zone con-
trallale da not. in cut i porto
ghesi non esercitano piit nes-
sun potere. e ovviamente 
ncssuno sfruttamento econo
mica. In queste regioni non 
esisle piu il lavoro forzato. il 
" lasciapassare obbligatorio ", 
Vimposta. Qui la " legge " S 
adesso quella del FRELIMO. 
ossia quella del popolo. Dal 
punto di vista militare. in 
queste regioni, la nostra azio-
ne mira a annullare ogni pos
sibility di movimento dei por
toghesi, a costringerli a chiu-
dcrsi nell& loro basi. e a 
distruggere progressivamente 
quest'ultime. 

D'altro canto in queste re
gioni d in corso un intenso 
lavoro per istallare e consoli-
dare gli organismi di direzio-
ne politico e amministrativa, 
per sviluppare la produzio-
ne economica, particolarmente 
agricola, per dare vita ad una 
struttura — assolutamente 
nuova — scolastica e sani
taria. In altri termini ci sfor-
ziamo di ricostruire una nuo
va vita, che sostituisca in 
termini diversi — per inizia-
tiva delle masse popolari — 
fl vitoto lasciato dai porto-
ahesi. quando sono fuggiti. 
D'altro canto — aggiunge Do 
Pantos — consolidare il po
tere nazionale in queste zone 
significa per not creare le 
basi material! per Vestensio-
ne e lo sviluppo della lotta 
nelle altre regioni. A tal fine 
stiamo. in questa fase. orga-
nizzando le forze di auto-
difesa net villaggi — le mi-
lizie popolari — in modo da 
permettere alle unith parti-
piane di consprvare intatta la 
loro rtobilitd, per accendere 
nuovi focolai di lotta nel Sud 
del paese. Occorre aggiungere 
the nelle zone controtlate da 
portoghesi. la nostra organiz
zazione clandestina e in con-
tinuo sviluppo, e si vanno 
creando sempre di piu le con-
dizioni per iniziare la lotta 
armata in un territorio piu 
ampio di quello attuale >. 

Come nella Guinea-Bissau, 
ttnche nel Mozambico. I'in-
mrrezione armata e* stala 
preparata da un lungo lavoro 
politico, di mobflitazione e di 
organizzazione, di propagan
da e di strutturazione di una 
forza politico organizzata. 
Racconta Marcelino che la 
decisione di intraprendere la 
lotta armata fu presa nel 
1962. e per due anni si pro-
cedette nella duplice inizia-
tira di organizzazione del 
partito ailintemo del paese. 
t di addestramento militare 
di un congruo nucleo di qua-
dri all'estero, in Algeria. La 
incidenza e il successo della 
lotta appaiono chiari del re-
sto se si gvarda a cid che 
accade daWaltra parte della 
barricata. I soldati portoghe
si nel Mozambico erano, nel 
1964, circa 25.000. Ora so
no 60.000. 

« E di recente — dice Do 
Santos — a Lisbona si d de-
eiso di inviare in tutte le 
colonie portoghesi altri 60 
battaglioni. ossia altri 40 000 
soldati. di cui 15 000 sono stati 
destinati al Mozambico. Ma 
cid che e* piu indicativo d 
che il Portogallo per far fron 
te alia ampiezza della lotta 
ha dovuto ricorrere all'aiuto 
degli alleati della NATO. Da 

non potrebbc Jarcela: oc

corre ripeterlo all'infinito. Ed 
ecco allora che aerei, armi 
leggere e pesanti, navi, som-
mergibili, vengono regolar-
mente forniti dalla NATO, e 
dai governi alleati attraverso 
accordi bilaterali. Occorre ri-
cordare che la base di Beja 
in Portogallo ha come < ospi-
ti > 15.000 tedeschi, soldati con 
le loro famiglie? Che e la 
Germania che ha operato la 
ristrutturazione bellica della 
industria di guerra porto
ghese? Che sono vivi e ope-
ranti accordi politicoecono-
mico-militari tra VAfrica del 
Sud, la Rhodesia e il Porto
gallo? >. 

Chiedo a Do Santos se vi 
siano altri tipi di aiuto dato 
ai portoghesi. « Certo, egli ri-
sponde, nonostante I'ONU ab-
bia solennemente affermato 
che gli investimenti stranieri 
nelle colonie portoghesi rap-
presentano un sostegno diretto 
al colonialismo. e un atten-
tato alia sovranitd nazionale 
del nostro popolo, perche le-
gano i destini della nostra 
terra al Portogallo, nono
stante questo gli USA (petro-
li), il Giappone, la Germania 
occidentale — oltre antichi 
feudatari come I'Inghilterra e 
il Belgio -~ continuano a in-
vestire fior di miliardi. diven-
tando cosl necessariamente, 
anche per questa via, degli 
alleati dei portoghesi >. In 
realta, osserva Do Santos, la 
Intla tocca ormai una serie 
di interessi che fanno parte 
dell'impero dei grandi trusts 
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| Guinea-Bissau | 
I A concluslone della sua I 
' rfunione di stamane la Dl-

rexione del PCI ha diffu
se i| seguente comunicato: 

I « La delegazione del PCI 
che ha partecipato al Con-

Igresso del Partito democra- . 
tico guineano, a Conakry, J 
ha Informato la Direzione 

I del Partito dei contain avu- I 
ti con Amilcar Cabral e ' 

Icon altri dirigentl della lot- I 
ta armata contra i porto- I 

• ghesi nella Guinea Bissau. • 
| Nelle colonie portoghesi — | 

Angola, Mozambico e Gui-
I nea Bissau — i in corso I 
• una eroica lotta di libera- ' 

I slone, che vede mobilitati I 
i popoli di quei paesi con- I 

• tro uno del colonialism! piu < 
| oppressivi. Con II silenzio | 

e talvolta con la complici-

I ta aperta dei governi atlan- I 
tici il Portogallo utilizza \ 

I per la sua guerra repressl- ' 
va basi, armi, aerei ed | 
istruttori della NATO. ' 

La Direzione del PCI de- I 
nuncia ancora una volta, I 
con rinnovato vigore, la i 
avventura coloniale in cui | 
il popolo italiano, a sua . 
insaputa, viene indirelta- I 

I
mente coinvolto e chiede 
che il governo italiano dis- I 
soci immediatamente le I 

I sue responsabiiita dall'ag- i 
gressione e dalla repres- | 

Islone dei portoghesi. . 
La Direzione del PCI ac-1 

coglie I'invito del Partito 

I Africano dell'indipendenza I 
della Guinea e Capo V e r - ' 

I d e a sviluppare Tazione e I 
I'iniziativa per un vasto mo-1 

Ivimento di solidarieta con . 
la lotta dei pofoli angola- | 
no, guineano e mozambi-

I cano. Questa solidarieta si I 
esprime imponendo al go- ' 

Iverno italiano un diverso at- I 
teggiamento verso il Por- I 

• togallo e aiutando concreta- • 
I mente i combatfenti del- | 

I'Angola. della Guinea e del 
I Mozambico. Medicinali, in- I 
' dumenti, cibo, maferiale 

I scolastico per le zone libe- I 
rate, e ci6 di cui hanno bi- I 

Isogno quei popoli In lotta. i 
Raccogiiendo I'invito ri- | 

Ivolto a tut»o il popolo ita- . 
liano, I comunlsti fanno ap- I 
pello a tutte le forze de-

Imocratlche e antifasciste, I 
perche si prendano concre- I 

• te iniziative di solidarieta i 
| e di sostegno verso i com- | 

I
batfenti. In questo quadra , 
la Direzione del PCI ha I 
preso la decisione dl stan-

Ix iarc un primo contribute I 
di 5 milioni di lire r«r lo • 

Iacquisto di medicinali e | 
dl altri materiall da desti- I 

I n a r a ai partigiani della , 
Guinea Bissau e delle al- I 
tre colonie portoghesi •• 

I I 

internazionali nell'Africa au-
strale. Di qui due caratteri-
sliche essenziali della lotta di 
liberazione nel Mozambico: la 
prima legato al contenuto ne
cessariamente rivoluzionario 
che la lotta di liberazione ha 
in quel paese; la seconda al 
significato piu generate che 
essa assume nel quadro di 
quella parte del continente, 
in cui sono presenti i ba
st ioni razziali del Sud Africa 
e della Rhodesia. 

«Se noi cercassimo uno 
schema di classe — dice Do 
Santos — nella societa indige 
na, lo troveremmo con diffi- ' 
colta. Differenziazioni &i, an
che contraddizioni. II vera do-
minto di classe che si sla-
bilito e quello dei portoghesi, 
t quali sopratutto in questi ul 
timi anni. e col cotworso degli 
investimenti stranieri, hanno 
costruito nel nostro paese una 
vera e propria struttura ca
pitalistica, un meccanismo d't 
sfruttamento capitalistico che 
d tutto nelle mani dei bianchi. 
Per gli infiniti legami che 
questo meccanismo ha con la 
metropoli. appare chiaro che 
per noi Vindipendenza non pud 
essere il semplice trasferi 
mento di quel potere economi 
co in mani africane. Vindi
pendenza. se vuole essere rea-
le, concreta. viva, deve com-
portare una profonda e radi
cate trasformazione di quella 
struttura economica e sociale. 
Di qui, se vuoi, un contenuto 
assai avanzato della nostra lot
ta di liberazione nazionale, 
una forte coscienza sociale 
che la presiede. Si parte dal
la liberazione dai lavoro for
zato. del lasciapassare. della 
imposta. per comprendere 
sempre meglio e sempre piu a 
fondo un meccanismo di sfrut
tamento coloniale che ha sue 
precise caratteristiche. Siamo 
un paese molto ricco. aggiun
ge Do Santos sorridendo. e 
questo spiega molte cose*. 

Quando pot gli sottolineo la 
importanza strategica che vie
ne ad assumere la lotta nel 
Mozambico, data Vattuale si-
tuazione dell'Africa australe, 
egli esita un po', e dice che 
potrebbe sembrare «preten-
zioso parlare di una importan
za intemazionale della lotta 
nelle colonie portoghesi. 11 no
stro obietlivo £ quello di rea-
lizzare la nostra aspirazione 
all'indipendenza. Per questo 
il nostra popolo £ in lotta >. 

Tuttavia bisogna riconoscere 
che esisle un rilievo di questa 
lotta. che va oltre le frontie-
re nazionali. Ed e quanto ha 
capita Vimperialismo. che ha 
risposto all'appello portoghe
se. mettendogli a disposizione 
i mezzi richiesti. « H fatto $ 
— dice Marcelino — che le 
posizioni e it consnlidamento 
dei regimi razzisti del Sud 
Africa, della Rhodesia, e il 
tentativo di mantenere intatto 
il potere coloniale portoghese. 
coincidono pienamente con gli 
interessi economici delle gran
di potenze imperialist e. Si 
vuole creare laggiu un bastio-
ne bianco, che assicuri una 
indkeussa supremazia btanca 
in questa parte dell'Africa. 
anche con i mezzi phi abbietli. 
come quelli dei reaimi razzi
sti. sia per garantirsi le fa-
rolnse ricchezze che sono in 
quelle reaioni. sia per ope-
rare come una ulteriore for
za di pressione contro i pro-
cessi di liberazione del conti 
nente. Non p un mistero che 
Portogallo. Sud Africa e Rho 
desia siano imveanaii in una 
rasta campagna. rolta a im 
piantare un milione e mezzo 
di nuori coloni bianchi nel-
VAfrica australe. Questo fatto 
rende pi?i chiaro il disegno 
imnerialista. 

Ho una domanda particola-
re da rirolgere. Nel Mozam
bico. come in altre c colonie * 
esiste tutta una parte delta 
popolazione bianca che. per 
essere laoaiu da oltre un se-
coin, pvo considprarsi piu afri 
cana che portoghese. «Si . lo 
sapuiamn. dice Do Santos, e 
credimi non noi facriamo al-
cuna questione di pelle Non 
abbiamo data alia nostra lot 
ta una impostazionp razziale 
Tutti coloro che si sentonn 
mozambicani. siano essi anche 
bianchi, e roaliono parlecipa-
re alia liberazione e alia co 
struzione della nazione dai do 
minio coloniale e imverialista. 
renoano pure, rxirtecipino alia 
nostra lotto. Nnn troreranno 
dirHdenza e ostacoli». 

Prospettire? Do Santos mi 
fomisrp ali ultimi comunicati 
del FRELfMO: un elenco im 
pressinnanie di azioni miliia 
ri, che mostrano il continvo 
estendersi della lotta. ormai 
inarrestahilp. Va agaiunge: 
«Molto divendera anche da 
roi. DaH'aUito e dalla solida
rieta che ci darete. Una soli 
darieta politico e pratica >. 

Romano ledda 

Partigiani del Frelim6 nella regione nord del Mozambico 

A conclusione della Conferenza 

La «Carta di Algeri» 
approvata dai paesi 
in via di sviluppo 

Dal nostro corrispondente 
ALGERI. 25. 

Con la firraa, da parte dei 
65 Paesi presenti, della Carta 
di Algeri si e conclusa oggi la 
Conferenza dei « 77 >. La Carta 
era stata approvata all'unani-
mita, dopo due settimane di 
lavori intensi. nella tarda se-
rata di ieri: relatore il capo 
della delegazione della Jugo
slavia, solo paese europeo par-
tecipante alia Conferenza. Og
gi tutti gli orologi del Palazzo 
delle Nazioni erano fermi alle 
23.30 di ieri. perche si possa 
dire che la Carta e stata fir-
mata il 24 ottobre. anniversa-
rio della Conferenza di San 
Francisco che nel 1M5 istitui 
l'ONU. 

Nella giornata di ieri era 
stata superata l'ultima diffi-
colta. sui provvedimenti parti-
colari da raccomandare in fa-
vore dei paesi piu arretrati. in 
maggioranza africani. La que
stione e stata demandata ad 
un gruppo di lavoro che si riu-
nira a Ginevra il 1. dicembre. 
Si e cosi raggiunta l'unita fra 
gli africani, gli asiatici e i 
latino americani i quali resi-
stevano a porre il problema. 

La Carta di Algeri e artico-
lata in una introduzione. che 
traccia il quadro della situa-
zione presente. aggravatasi 
dai 1964 ad oggi per l'inazione 
dei paesi avanzati e la man 
cata applicazione delle deci-
sioni di Ginevra: e in 4 capi-
toli. 

Nel primo. si propongono 
una serie di provvedimenti per 
il commercio dei prodotti di 
bas$: accordi internazionali. 
formazione degli ammassi. po-
Iitica dei prezzi. liberalizza-
zione degli scambi non piu 
riservati ai paesi avanzati ma 
estesi a tutti i continent!. 
aboiizione o riduzione delle 
preferenze speciali che crea-
no legami innaturali tra paesi 
ricchi e poveri. a tutto danno 
di questi ultimi. 

II secondo capitolo estende 
questi principii ai prodotti ma-
nufatturati. Si rivolgono inol-
tre una serie di richieste ai 
paesi socialisti dell'Europa o-
rientale, che vengono in tal 
modo distinti e opposti ai paesi 
capitalist!'. 

Nel terzo e quarto capitolo 
si affrontano i problemi del 
finanziamento dello sviluppo 
dei paesi arretrati. Nel capi
tolo finale sono trattati i pro
blemi pin generali di politica 
coTimerciaie 

Nel discorso di chiusura del
ta Conferenza il ministro degli 
F.steri algerino Bouteflika. che 
ha presieduto tutti i lavori, ha 
accennato alia c situazione 
esplosiva » creata dall'aggra-
varsi delle condizioni di vita 
per due miliardi di uomini. e 
al carattere nuovo che la Car
ta di Algeri conferisce al 

gruppo dei settantasette. Dal
la riunione del 1964 a Ginevra 
in cui si e costituito, il gruppo 
del resto si 6 ancora raffor-
zato raggiungendo gli ottanta-
sei membri: oltre i due terzi 
dei membri dell'ONU. ossia 
quella maggioranza qualificata 
che rende operative le deci-
sioni del grande consesso in
temazionale. Da tribuna — ha 
osservato Bouteflika — il grup
po si e trasformalo in uno 
strumento di azione per le 
trattative che alia Conferenza 
di Nuova Delhi, nel prossimo 
febbraio, i paesi in via di svi
luppo condurranno con i paesi 
ricchi. 

Loris Gallico 

In cantiere 
Roseau 

il satellite 
Francia-URSS 

PARIGl. 25. 
N'el '71 la Francia mettera 

in orbita il satellite per teleco-
municazioni < Symphonie > irti-
lizzando il vettore « Europa 2 > 
e nel "72 il satellite scientifico 
« Roseau >. con un razzo sovie-
tico. Le due notizie <i appren-
dono dai rapporto del Centra 
nazionale franceye di studi «.pa-
ziali (CXES). pubblicato oggi 
a Parigi. 

La Francia — si legge nel 
rapporto — puo svolgere un ruo-
lo di punta sia nella coopera-
zione bilaterale (con TURSS) 
sia nell'elaborazione di un pro-
gTamma comtmitario (nelfam-
bito deU'ESRO). 

Londra e la CEE 

Kiesinger rifiuta 
di impegnarsi su 

posizioni antifrancesi 
Nostro servizio 

LONDRA. 25 
Senza garantire la propria 

stability finanziaria con una 
radicale trasformazione eco
nomica interna, il governo bri-
tannico non pud sperare di as-
sicurarsi l'ingresso nella co-
munita dei < se i» mediante 
un semplice appello politico 
europeistico. 

Gli ultimi giornj hanno im-
partito una dura lezione, sul 
terreno tattico e su quello 
strategico. ai dirigenti labu-
risti che (non si sa bene in 
base a quale eccesso di olti-
mismo) eontavano di conclu-
dere le trattative col MEC nel 
piu breve tempo possibile. La 
vfaita di Kiesinger. fra 1'al-
tro. ha chiarito ad esempio 
la distanza che passa fra la 
simpatia e la benevolenza ver-
balmente e>presse dai tede
schi occidentali. e le consi-
derazioni realistiche sui pro
blemi di sostanza posti dal-
l'ingresso inglese. 

Per quanto si stia adoperan-
do. Wilson non pud nasconde-
re la forte impasse generale 
che minaccia tutta la sua po
litica europea. L'ultimo incon-
tro dei Sei a Lussemburgo ha 
d'altro lato confermato le ac-
cresciu'e difficolta che si pre
sentano davanti al governo 
inelesp. Anche il minimo rin-
vio nell'arcoglimento della do 
manda europea pud costrin 
gerlo infatti a un mutamento 
di tattica. Londra non pud at-
tendere. sia perche il ritardo 
contribuisce ad accrescere fra 
i laburisti i dissensi interni 
sul controverso tema europeo. 
sia perche l'opinione pubblica 
ingles^ pud fra non molto rin-

novare i suoi segni di stan-
chezza in proposito, sia infi-
ne perche nel frattempo si e 
accentuato il logoramento del-
l'EFTA fino al punto che ogni 
tentativo di rilancio dell'asso-
ciazione capeggiata dall'In-
ghilterra potrebbe rivelarsi di 
qui a poco impossibile. 

Kiesinger ha lasciato questa 
sera Londra. dopo un ulterio
re colloquio con Wilson, e il 
ricevimento della regina a Bu
ckingham Palace. 

Leo Vestri 

Nostro servizio 
NEW ORLEANS. 25 

// capo della polizia della 
Luisiana d stato sospeso in re-
lazione con un clamoroso scan-
dato: la sezione locale di 
Cosa nostra, la potente orga
nizzazione mafiosa america-
na, ha messo in atto un piaur) 
di corruzio'ie per ottcnere la 
scarcerazione di James Hof
fa. il sindacalista dei traspor
ti incarcerato per corruzione. 
Hoffa, tempo addietro, minac-
cid di morte il senatore Ro
bert Kenned}/. Capo dell'orga-
nizzazione mafiosa della Lui
siana e ideatore del tentativo 
di corruzione sarebbe Carlos 
Marcello, il gangster che tan-
ta parte sembra avere avuto 
nella preparazione dell'atten 
tato mortale di Dallas. Oltre 
a questa imputazione, Marcel
lo e anche accusato di aver 
collocato — sempre mediante 
corruzione — alcuni dei suoi 
uomini nei piu importanti uf 
fici dello Stato. 

Non si comprende ancora 
bene come il capo della poli
zia luisiana. Roland Coppola. 
entri in quest'affare. Fatto sta 
che, non appena Life ha pub 
hlicato le prime indiscrezioni 
sul racket di New Orleans e 
di Baton Rouge, il capitano e 
stato esonerato da ogni inca 
rico e il giudice distrettuale 
Malcolm O' Hara e stato invi 

tato a formulare nei suoi con-
fronti un preciso capo d'accu-
sa. Le indagini si svolgono 
sia nell'ambiente dei padroni 
che in quello dei pofentissimi 
sindncoft dei trasporti, per lo 
piu protetti. e spesso diretti. 
da bande mafiose. 

11 procuratore distrettuale di 
East Baton Rouge, Sargent 
Pitcher, ha fatto oggi rivela-
zioni di grande interesse. Egli 
ha dichiarato che Vex-braccio 
destro del governatore McKei 
ten, Aubrey Young, era sta
to avvicinato sia da un appal-
tatore. Dalton Smith, perchd 
influenzasse le decisioni del 
governatore dietro compenso 
di 25 mila dollar't. sia da Car
los Marcello. per conto del 
quale fissd un appuntamenlo 
tra Smith e un altro personag-
gio chiave dello scandalo, Ed
ward Partin. Non avendo av-
vertito il governatore di que 
sti tentativi di corruzione (pro-
babilmente in parte riusciti) 
Young d stato allontanato dai 
servizio fin dai primi giorni 
dell'inchiesta. 

Veniamo a Partin: dirigente 
locale del sindacato trasporti 
c nemico della corrente ca 
peggiata da Hoffa, al proces-
so contro il potente boss sin-

Parigi 

Couve de Murville 
riferisce 

sulla riunione 
del Lussemburgo 

PARIGI. 25 
II consiglio dei ministri. riu 

nito oggi all'Eliseo sotto la pre-
sidenza del generale De Gaulle. 
si e occupato della riunione dei 
€ sei» conclusasi ieri al Lus
semburgo. 

II porta voce del governo. ;1 
minictro dell'informazione Geor
ges Gorse. rivolgendosi ai gior-
nalisti a) (ermine della riunione 
ministenale. si e fatto ceo di 
un breve intervento nella di-
ecussione delio stes-o generale 
De Gaulle 

II capo dello Stato — ha di 
chiarato Gorse — ha detto ai 
suoi ministri che « le question! 
concernenti le nuove candida
ture al Mercato Comnne sono 
state bene enunciate alia riunia 
ne del Lussemburgo >. 

Parigi 

Bomba-H 
francese 

nei primi mesi 
del 1968 

PARIGI. 25. 
II ministro della Difesa fran

cese Pierre Messmer ha auto-
rizzato per i primi mesi del 1968 
un nuovo esperimento nucleare 
che avra luogo nell'atollo di 
Mururoa. nel Pacifico del sud, 
a largo delle coste cilene. La 
bomba sara costituita da un or-
digno nucleare della potenza 
di 500 chiloton e si trattera 
qumdi delta prima < H > di tipo 
pulito prodotta dalla Francia. 
La sua sperimentarione conclu
de il primo ciclo di prove, pri
ma del passaggio alia produ-
zione di ordigni di tipo «ope-
rativo >. 

Pubblicato dalla «Lileraturnaia Gazela», la stessa che lo crrfico aspramente 

Un nuovo poema di Voznessenski 
Dalla nostra redazione 

MOSCA. 25. 
La «Literat'imaia Gazeta > 

pubblica oggi alcunc parti di 
un nuovo poema di Andrei Voz
nessenski < I rossi onzzonti » 
scntto dai giovane poeta du
rante un suo recente viaggio 
in Siberia. II poema e interes-
sante oltre che per la forza e 
la qualita dei «uoi \ersi. anche 
perche con esso Voznessenski 
po'.emizza con sottile sarcasmo 
contro coloro che, prendendo a 
pretesto una sua lettera cntica 
all'Un one degii scntton. hanno 
tentato di presentarlo come un 
awersano della realta sovieti-
ca. c lo sono un poeta sovietico 
del mio tempo e non una no
stra manonetta — scrive Voz
nessenski — e fl mio scopo e 
di eliminare ogni oTibra. o?ni 
piu piccolo granello di polvere 

dai parabrezzu della Russia 
perche si \eda p:u chiara la 
via ». 

Voznessenski a\eva scntto la 
lettera aU'Unione degh scntton 
smiettci per protestare contro 
il metodo usato per impedirgli 
di recarsi negli Stati Uniti ove 
era stato in vi tato per una se-
rata d: poesia. II poeta accu 
«ava i dirigenti dell'Unione di 
av er!o compromes^o * di fronte 
agli occhi di mighaia di ami 
ci », di ricorrere alle menzogne 
e agls inganni t>fftxi')podo co»i 
la dignita degli scrittort 

Qualche scttimana dopo la 
« Gazzetta Letteraria » replica-
va molto vivacemente afferman 
do che tutti hanno il dmtto di 
scrivere lettere e di denunciare 
le cose che non vanno ma che 
il linguaggio di Voznessenski 
era ingiustifleabile. II giornalc 
pubblicava anche una poesia 

satir.ca u>cita su di una nvi-
sta progressiva amencana che 
cnticava fortemente il poeta 
per il comportamento che que 
>ti avrebbe tenuto nel corso di 
un suo recente viaggio negli 
Stati Uniti 

L'opinione pubblica sovietica 
ha «eguito con interesse la po-
Iemica «coppiata in un momen-
to di partieolare tensione fra 
I'Umone degli scrittori e gnippi 
di intellettuali. Vi era anche 
perd chi sosteneva che 1'cpiso-
dio non sarebbe neppure nato 
se Voznessenski per primo — 
cosi come hanno fatto recen-
temente Sartre e altri intellet
tuali democratic!' — si fosse ri-
fiutato di recarsi negli Stati 
Uniti mentre le bombe ameri-
cane continuavano a cadere su 
Hanoi. 

La stampa occidentale che 
av*va a\-uto il testo della let

tera di Voznessenski si but to 
naturalmente sul caso aiutata 
oggettivamente daH'Unione de
gli scntton che aveva mven-
tato la favola della malattia 
del poeta per giu>tincare il suo 
mancato viaggio negli Stati 
Uniti. « Le Monde > parla cosi 
di « tempestosa riunione > del
l'Unione degli scrittori. di pro-
babile espulsione del poeta dal-
l'organizza7ione. ecc. Ma il ca
so come abbiamo detto all'ini-
zio si e condu«o felicemente. 
La < Gazzetta Letteraria». lo 
stesso giomale cioe che aveva 
attaccato il poeta. gli ha conces-
so ora una intera pagina ri-
ducendo cosi lepisodio al ruolo 
di una polemica che pone al 
centro la questione stessa del-
ratitogoverno e della responsa
biiita degli scrittori. 

Adriano Guerra 

dacale d stato il teste d'accu-
sa piit incisivo. Carlos Mar
cello gli ha promesso un mi
lione di dollari (oltre 600 mi
lioni di lire) in cambio di una 
completa ritrattazione. Partin 
ha rifiutato. ma Cosa nostra 
e ritornata alia carica; I'in-
contro con I'imprcnditoic 
Smith doveva essere un nua 
vo tentativo per piegare la r#-
sisienza del teste a suon di 
dollari. 

James Hoffa renne condan 
nato a 8 anni di carcere (per 
aver tentato di enrrompere 
una giuria) nel '64, quando 
ministro della Giustizia era 
Robert Kennedu. Dopo moUi 
rinvii ottenuti dai suni leoali. 
qualche mese fa il boss c statn 
incarcerato. Ha promesso di 
uscire presto, arazie alle SUP 
potcnti amicizie. e di far uc-
cidere I'eT-ministro. 

II tentativo di Carlos Mar
cello. di corrompere Partin, 
mirava propria a questo' 
avendo la ritrattazione del 
principale teste d'accusa. fa 
cilmente gli avvneati avreb 
bcro patuto far annullare la 
condanna di Hoffa 

Marcello rlivonne famnsn 
apli inizi dell'inchiesta di Gar 
rison. quando il procuratore 
parlo di vnri ambienti che con 
enrscro ncll'assassinin di John 
Kenncd]i' anlicastrisli. poll-
ziolti e aangster Marcello sa
rebbe sta'n. infatti. qrande 
amico di Jack Rubji e »rotei-
torc di Oswald. 

Samuel Evergood 

Dopo un viaggio 

attraverso I'ltalia 

Oggi la 

delegazione del 

PCF s'incontra 

con Longo 
La delegazione di studio del 

PCF guidata dai compagno Paul 
Laurent, membro dell'Ufficio 
Politico, e di cui fanno parte 
anche i compagni Paul Cour-
tieu. membro del Comitato Cen-
trale, Raymonde Rcnard, Paul 
Rochas. Jean Bertrand e Char
les Caressa, e nentrata a Ro
ma dopo una visita di 8 giorni 
in diverse citta del nord e del 
Me77ogiorno. 

La delegazione ha effettuato 
una prima lappa a Reggio Emi
lia accolta dai Sindaco. com-
pagno Bonazzi e dagli altri 
membri della Giunta comunale. 
Dopo una visita a organiz/a-
zioni di Partito e complessi 
cooperativistici e al museo dei 
fratelli Cervi. dove si e cor-
dtalmente intrattenuta con Pa 
pa Cervi, la delegazione ha 
avuto un incontro con i compa 
gni dirigenti la Federa7ione 
Reggiana partendo poi. suddi-
visa in due gruppi. alia volta 
di Torino e di Ravenna. 

A Torino i compagni franre«i 
si sono incontrati con i diri
genti del Comitato Reaionale e 
della Federazione, presente il 
compagno Pecchioli della Dire
zione del Partito Hanno avuto 
mo!tre alnrne riumoni con I di-
rieenti delle orcanizzazioni co-
muniste della FTAT. della Mi-
chelin e della Az.enda tranvia 
na cittadma. mostrando vivo 
m!eres=e per le condiz-oni di 
vita e di lavoro nei grandi com-
p'es'i indu^triali torinesi e per 
le forme di lotta e di attivitn 
de! nostro Partito. La visita in 
Piemonte e stata altresl caratte
rizzata da un incontro con un 
gruppo di intellettuali torinesi e 
dalle visite al Comtme e all* 
Casa del Popolo di Collegno e 
alia «ezione di Venaria. 

Prima di partire alia volta 
di Venen'a. la delegazione ha 
avuto un incontro con i com-
pacni del Comitato Regional 
della Val d'Aosta e con i diri
genti della Union Valdotaine. 

A Ravenna I compagni fran-
cesi hanno avuto uno scambio 
di esperienze con i compagni 
dirigenti la Federazione vicitan-
do poi le nostre organizzazioni 
a Lugo. Massalombarda. Con-
<e!ice e Faenza. A Lugo sono 
stati acrolti dai sindaco. com
pa trno Guerrini. 

Dopo la visita a Venezia. tut
ta la delegazione si e recata 
a Vapoli. In questa citta I com
pagni franccsi hanno avuto iin« 
riunione con i compagni del C R. 
e della Federazione napoletana 
«tii problemi del Mezzogiomo e 
della lotta che il Partito va 
nortando avanti per la soluzio-
*e della questione meridional*. 

La delegazione d rientrata a 
Roma in <erata. Questa mattl-
na avra luogo un incontro con 
un gruppo di intellettuali co-
munisti e st incontrera. succes-
sivamente. con fl seftretario del 
Partito Luigl Longo e altri com
pagni membri della Direzion*. 
In sorata i compagni franceii 
partiranno alia volta di Parigi. 
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