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La SIGILIA 
alia riscossa 

A colioquio con il compagno Macaluso - II PCI protagonista di una 
formidable rimonta che liquida quasi del tutto le precedenti ties-

sioni • Lo slancio dei giovani - L'unita delle forze dl sinistra 

Dalla nostra redazione 
PALERMO, maggio 

Si erano invcntati anche 
un «Istiluto di demopsico-
logia», qui in Sicilia, per 
pronosticare alia vigilia del
le elezioni una sonora bato-
sta per i comunisti e per 
la sinistra unita. E i risul-
tati dell'indagine («scien-
tifica », manco a dirlo) era-
no stati sparati dai giornali 
fiancheggiatori della DC e 
del centro-sinistra appena 
qualche ora prima del voto. 

Ma le polveri della bom-
ba psicologica erano umide, 
fradico anzi: in Sicilia — il 
responso delle urne lo avreb-

' be di 11 a poco rivelato in 
modo inequivocabile e cla-
moroso — il PCI e prota
gonista di una formida'oile 
rimonta che non solo liqui
da quasi del tutto le pre
cedenti, in qualche caso an
che preoccupanti, flessioni 
ma gli consente di ripor-
tare alia Camera tulta la 
sua folta delegazione (quat-
tordici deputati) e di au-
mentare anzi il numero dei 
senatori della sinistra uni
ta che da sette diventano 
nove. uno dei quali del 
PSIUP. 

E' questo il fatto nuovo 
del voto siciliano, che ha 
scoiivolto tutti i calcoli del
la DC e del PSU (che su-
bisce invece, proprio qui, 
una delle piu cocenti umi-
liazioni), ed ha creato una 
situazione nuova anche a 
livello regionale, dove si e 
corsi subito anche al con-
fronto del voto del 19 mag
gio con quello di undici me-
si fa, per l'elezione del par-
lamento regionale. E* a quel 
risultato, alia tendenza che 
esso indicava, che Emanuele 
Macaluso si rifa per un esa-
me del nuovo voto dei si-
ciliani. 

« I! voto - del 19 maggio 
— dice il segretario regio
nale del PCI —, conferma 
la netta ripresa del Partito, 
ripresa che era cominciata 
gia a delinearsi nelle ele
zioni regionali. Non dobbia-
mo infatti dimenticare che 
il nostro Partito alle am-
ministrative del '64 aveva 
subito un grave arretramen-
to, soprattutto nelle citta, 
ed aveva manifestato diffi
colta non solo organizzative 
ma anche politiche nello svi-
lupparc la sua forza e quin-
di nell'incidere in tutta la 
situazione >. 

Aumento dei 
voti comunisti 

In cifre, queste parole vo-
gliono dire che dal 18,77'e 
del '63, nei nove capoluo-
ghi siciliani (e quando si 
parla della Sicilia bisogna 
tener presente che questa e 
Tunica regione italiana dove 
esistono tre grandi citta — 
Palermo, Catania, Messina: 
un milionc e mezzo di abi-
tanti — con tutti i problemi 
delle citta meridionali sen-
za industrie, con un poten-
te apparato parassttario esa-
sperato da un sistcma re
gionale distorto, ecc.) Pan-
no dopo i voti comunisti ca-
larono al 13.89^ per risa-
l:re al 16.70"r con le regio
nali dell'anno scorso. Ora 
siamo tornati alia perccntua-
le di cinque anni fa, e anzi 
In cifra assoluta d aumen-
tato il numero dei voti co
munisti; e lo sarebbe ancora 
di piu se una cospicua par
te dei voti nulli — migliaia 
« migliaia di voti, purtrop-
po: oltre settcmila nell'Agri-
gentino, oltre dodicimila nei 
Palermitano. ecc. — non fos-
sero stati causati dalla con-
fusione dei simboli. (Esat-
tamente il senso opposto di 
marcia dei socialist! del PSU 
che in quattro elezioni sono 
progressivamente retrocessi 
dal 15,16 al 13,67, all'11,80 
al 10.71 di qucst'anno). 

Difficolta superate, dun-
que? «Le difficolta — ri-
prende Macaluso — non so
no. come? del resto il voto 
stesso dtmostra, pienamen-
te superate. Sia sul piano 
dell'iniziativa politica, e sia 
sul piano del rafforzamento 
organizzativo, ritardi se ne 
contano ancora in alcuni im
portant! centri di provincia 
dove il Partito ha accusato 
ancora qualche flessione ri-
spetto alle nazionali del '63. 
In questi centri, dove pure 
la nostra forza e considere-
vole, si pone con forza la 
esigenza di un rinnovamen-
to del nostro quadro diri-
gente, di una migliore ar-
ticolazione dell'iniziativa e 
dell'organizzazione delle mas
se, di una migliore inizia-
tiva complessiva del nostro 
Partito ». 

D'altra parte, aggiungcra 
Macaluso neU'elencare i nei 
della rimonta comunista 
(Gela per esempio; Nisce-

. mi t Riesi; Caltagirone • P i -

terno; Bagheria, Sciacca, 
Scicli, Milazzo e Piazza Ar-
merina), bisogna tenere pre
sente che proprio in questi 
anni la Sicilia e stata una 
delle regioni che e andata 
ancora piu indietro nella si
tuazione economico-sociale 
e che i centri dove la no
stra ripresa non e'e stata, 
0 dove e'e stato addirittura 
qualche cedimento, sono pro
prio tra quelli dove la crisi 
e oggi piu acuta e dramma-
tica. 

« Ma evidentemente, e pur 
nelle difficolta oggettive 
(che non ci hanno impedito 
tuttavia di riguadagnare 35 
mila voti in undici mesi, nei 
territorio siciliano), in que
sti centri e da ricercare un 
elemento soggettivo di de-
bole/za della direzione poli
tica del Partito, tant'e vero 
che in altri centri dove per-
sistono anche queste diffi
colta non e'e stata flessione 
e dove la crisi e stata anzi 
drammaticamente accentuata 
dallo sconquasso del terre-
moto, siamo addirittura an-
dati avanti ». E' cosi, infat
ti: preso un gruppo di otto 
comuni-campione devastati 
dal terremoto, e malgrado la 
disgregazione e Pemigrazio-
ne galoppante, siamo passa-
ti dal 26,8% al 29.8% dei 
voti. E progressi dello stes
so ordine si registrano nei 
voto operaio: zona dei Can-
tieri navali ed Elettronica 
Sicula, a Palermo; nei polo 
capitalistico siracusano, do
ve si registrano le piu sma-
glianti avanzate; nella gran 
parte dei centri zolfiferi 
dell'Agrigentino e della pro
vincia di Caltanissetta; a 
Porto Empedocle; ecc. 

Questo processo di svi-
luppo della forza comunista 
ha aperto subito nuovi pro
blemi ai nostri avversari. 
« Dal puntc di vista politico 
generale — osserva Macalu
so — tutti in Sicilia hanno 
dovuto riconoscere che il 
rafforzamento comunista e 
collegato ad una ripresa del
la nostra iniziativa nei con-
fronti della regione e ad 
una ripresa del movimento 
delle masse: per la casa e 
le industrie a Palermo, dei 
braccianti nei Siracusano e 
altrove, dei minatori, dei si-
nistrati del terremoto, e co-
si via. Per non parlare dei 
giovani, ia cui attiva e viva-
cissima presenza costituisce 
una componente importante 
di tutto il discorso che nei 
Partito si sta aprendo sul-
1 allargamento della sua for
za organizzata e sul rinno-
vamento dei quadri e delle 
strutture, a tutti i livelli ». 

Da qui a considerare le 
prospettive che il voto del 
19 maggio apre anche alia 
situazione politica regiona
le, il passo e breve natural-
mente, e Macaluso ne ap-
profitta per ribadire un 
orientamento gia espresso 
con forza dal nostro Partito 
alle masse con le manifesta-
zioni susseguitesi nei gior-
ni scorsi per festeggiarc il 
successo elettorale. « Nessu-
no puo illudersi — dice — 
che dopo la parentesi elet-
torale la vita politica re
gionale possa riprendere co
me se nulla fosse nei frat-
tempo accaduto. Grandi pro
blemi urgono alle porte: la 
riforma agraria, lo sviluppo 
industriale, le attrezzature 
civili. Poccupazione, la sbu-
rocratizzazione della regio
ne, la nccessita di colpire 
al cuore il sottogovemo e 
la degenerazione clientelare 
che costittiiscono una remo-
ra alio sviluppo della Sici
lia e insieme il trampolino 
di lancio. invece, delle for
ze piu deteriori della DC e 
dei partiti che ne hanno sin 
qui puntellato il potere». 

Eppure, nonostante comi-
zioni e prepotenze, la DC si-
ciliana e rimasta circa alia 
stessa media nazionale; c 
comunque ora si trova di 
fronte a grosse difficolta 
politiche, testimoniate dalla 
insofferenza di larghi strati 
del mondo cattolico che 
pur non esprimendo un dis-
senso che li portasse fuori 
della DC, sia nella circoscri-
zione occidentale che in 
quella orientale, hanno so-
stenuto (ed eletto) loro can
d i d a l in aperta, aspra po-
lemica pubblica, come e sta
to per il segretario della 
CISL Scalia a Catania (con-
trapposto all'ex potente no-
tabile Magrl e al segretario 
della DC Drago) e per il 
presidente regionale delle 
ACLI, Russo, a Palermo, con-
trapposto a Lima e soci. 

« Le difficolta che ora in-
contrann i democristiani van-
no riccrcate anche nella si
tuazione assal critica del go-
verno regionale: i repubbli-
cani son fuori; i socialist! 
hanno chiesto da tempo una 
riconsiderazione del pro-
gramma (soprattutto per 
quel che riguarda le questlo-

ni agrarie e 11 piano). E an
cora, la DC d in difficolta 
perche il nostro Partito con-
tinua ad incalzare sul terre-
no economico-sociale e sul 
terreno dello smantellamen-
to delle bardature cliente-
lari. Del resto, dal voto del 
19 maggio, Parea del cen
tro-sinistra esce ridotta di 
nuasi due punti, nei volgere 
di appena undici mesi... ». 

II cedimento tripartito e 
causato in gran parte dal 
crollo dei socialisti: un terzo 
della loro forza c svanito; 
nell'arco di un anno appe
na il PSU perde due pun
ti ( « e ouindi crolla — sot-
tolinea Macaluso ironiramen-
te — il discorso di Tanassi 
e di cerfa stampa sulla per-
dita del PSU intesa come 
registrazione della scissione 
socialnrolotaria: Panno scor
so il PSIUP gia esisteva da 
tre anni. e ora esso ha ulte-
riormente consolidato il suc
cesso mentre i socialisti si 
sono ulteriormente indeholi-
ti »): le perdite sono disa-
strose soprattutto nei centri 
optrai e contadini, tri i sio-
vani, tra gli intellettuali. 

I rapporti di 
forza nei PSU 
« Qui in Sicilia — ne con

clude — il PSU paga non 
solo, come in tutto il paese, 
la politica di subordinazione 
alia DC e di rottura a sini
stra, il fallimento del cen
tro-sinistra e dell'unifica7io-
ne. II calo ulteriore registra-
to in questi mesi o da attri
b u t e alia condanna dei me-
todi con cui e stata condotta. 
questa campagna elettorale. 
Non a caso si salvano — e 
punendo Pelettorato dura-
mente Pala socialdcmocrati-
ca — i socialisti di Palermo, 
che tengono perche al co-
mune e alia provincia sono 
da tempo all'opposizicne, 
con PCI e PSIUP ». 

L'accenno ai socialisti di 
Palermo porta il discorso 
sul mutamento nei rapporti 
di forza che si delinea nei 
PSU siciliano. Osserva Ma
caluso: « Una certa caratte-
rizzazione del segretario re
gionale socialista Lauricella 
sui problemi dei minatori, 
dei braccianti, della riforma 
agraria. ed un progressivo 
suo avvicinamento alle po-
sizioni di Dc Martino hanno 
consentito Paffermazione di 
questa corrente che nella 
circoscrizione che fa capo a 
Palermo elegge tutti e tre i 
deputati del partito, uno dei 
tre della circoscrizione orien
tale, e due dei tre senatori: 
un totale, quindi. di sei par-
lamentari su nove. 

«Non e'e dubbio che sia 
l'indicazione del voto che 
quella delle preferenze do-
vrebbero spingere il PSU in 
Sicilia a riconsiderare tutti 
i suoi rapporti locali con la 
DC. a ritrovare — piu facil-
mentc che altrove — un col-
legamento con il PCI e il 
PSIUP ». 

Lo stesso discorso vale 
anche per i rcpubblicani (e 
ad essi va fatto) che hanno 
confermato i voti ottenuti 
alle regionsli. «Pur doven-
do criticare ancora una vol-
ta i metodi clientelari del 
PRI. non e'e dubbio che que
sto partito, se vuole conti-
nuare a portare avanti con 
qualche coerenza un discor
so di rinnovamento delle 
strutture economiche. socia-
li e amministrative della re
gione. deve qualificarsi chia-
ramente contro questo grup
po dirigente della DC ». 

La linea di tendenza va 
dunque in direzione di ima 
sostanziale chiarificazione 
della situazione politica (tin 
ulteriore elemento positivo 
e dato dalla flessione delle 
destre. tanto piu che la DC 
assorbe da quella parte ma 
perde alia sua sinistra), e 
in questo senso premeranno 
i comunisti. • Le settimane 
che ci stanno davanti — fa 
Macaluso. tirando un po' le 
Mmme di un discorso che in 
un certo senso comincia 
ora — le utilizzeremo per 
riprendere con \ igore le lot-
te dei lavoratori, per un 
grande reclutamento al Par
tito e alia Federazione gio-
vanile, per un rilancio del
l'iniziativa politica. per al-
largare l'unita delle forze 
della sinistra; in una paro-
la a spingere ancora piu 
avanti l'indicazione che e 
venuta dal voto, affinche la 
situazione nuo\*a che si e 
creata nei paese costituisca 
un punto di partenza per ri-
proporre con grande forza 
a tutta la nazione il proble-
ma della Sicilia e del Mez-
zogiomo. Problemi con cui, 
appunto, piu di ieri dovran-
no ora fare i conti tutte le 
forze politiche». 

Giorgio Fnsca Polar*, 

La verita sulla rivolta del Biafra 
NIGERIA — Dopo un ann< 
dl gu«rra fra It forze f» 
derail nigerlane e I sec«s 
sionistl della regione orien 
tale (che essi chiamanc 
Biafra), conversazioni di 
pace sono state avviati 
fra I rappresentantl dell* 
due parti a Kampala, lr 
Uganda. Nella foto: un por-
tatore al seguito deli'eser-
clto tecessionlsta reca su' 
capo — come e cosiurrn 
per le banane — un fascic 
dl proleltlll-razzo. 

Guerra santa o 
contrabbando 

deiramerjcanjsmo? 
II tentativo di costituire uno stato neocolonialista — La real-
ta africana — Scompaiono le lotte fra gruppi etnici e prevale 
il sentimento della dignita nazionale e deU'indipendenza 

Alhaji Stiehu Sbagari. di S6-
koto, nella regione nord-occi-
dentale della Nigeria, e un uo-
mo giovane, ma con un note-
vole passato politico: e stato 
prima ministro dello Sviluppo 
economico, poi ministro del-
l'lnterno, nei governo ledera-
le nigeriano che aveva alia 
sua testa Abubakar Tafawa 
Balewa, e che fu rovesciato 
da un colpo di Stato militare 
il 15 gennaio 1966. Fmo al 
luglio successivo — come e 
noto — la Nigeria fu retta da 
una giunta militare con a ca
po il generale Ironsi, che do
po sei mesi e mezzo di po
tere fu ucciso durante una 
visita a Ibadan. Si costitui al-
lora un nuovo governo milita
re, diretto dal colonnello Ya-
kobu Gowon, e contro questo 
governo la regione orientale 
del paese si ribello un anno 
fa, proclamando la secessio-
ne con il nome <\i Biafra ed 
eleggendo a proprio capo il 

La montatura poliziesca contro i democratic! pisani 

Domani in tribunale a Pisa 
decine di stude nti e professori 
Accusati di gravi reoti per aver manifestato il 15 marzo scorso la loro solidarieta 
con due studenti tratti in arresto - Sette imputati sono in carcere da due mesi 

Dal nostro corrispondente 
PISA. 28. 

Xe?Ii ambienti studenteschi 
e democratici della citta e'e 
grande attesa p*»r il processo 
che si ai>re giovedi ncll'aula 
del Tribunale. Attesa e speran-
za che i trentaquattro studen

ti. professori, operai incriml-
nati per gli incidenti che eb-
bero luogo alia stazione ferro-
viaria il 15 marzo scorso al 
termine di una manifestazione 
di solidarieta con due studenti 
che erano stati arrestati du
rante le lotte all'Universita. non 
rimangano vittime della monta-

SI ASCOLTA IL CUORE NUOVO ^ T ^ 
mo ingles* sut quale sia stato trapianfato un cuore nuovo, 
sta benissimo. Con evidente soddisfaxione ascolta il suo nuovo 
cuore, il cui tattito • perfetto. West fu sottoposto all'opera-
zione di trapianto 25 glorni fa, ricevendo II cuore di Patrick 
Ryan, un carpentiere precipitato dall'alto di un edificio in 
costruxione. II p^ziente * ancora rkoverato net National Heart 
Hospital, dove e stato operato, ma ormal ai alza tranquilla-
mente dal letto. Nella telefoto: West fotografato mertre aecolta 
N nwev* cuoro 

tura poliziesca. 
Sette di questi democratici 

sono in carcere da ormai piu 
di due mesi: Piero Sinatti. Cor-
sino Corsini. I^eonardo Stano. 
Romano Luperini. Aldo Sbrana. 
Fedenca Bosco. Giuseppe Bar-
bi. furono infatti arrestati du
rante Ia manifesta/ione. 

Agli imputati vngono adde-
bitati gravi reati: per venticm-
que di loro si parla infatti di 
adunata sediriosa. di blocco 
ferro\iario. per due di aver 
promo^so la manifestazione. Ad 
alcuni infine vengono imputati 
anche altri due reati e cioe ol-
tragtrio e Iesioni a pubbheo uf-
ficia}» ed istigazione alia di-
seraone nei confront! della po-
Iizia e dei carabinieri. 

Per completare il quadro di-
oiamo che tre gim'ani. Adria-
no Sofri. in=*gnanfe. Gim*anni 
Vaccaro e Paolo Broui. studen
ti. colpiti anch'ess; da manda-
to di cattura. sono latitanti 

Fra gli imputati ci sono an
che docenti uni\"ersitari di chia-
ra fa ma fra cui il prof. Adria-
no Gozzini. ordinario di «trut-
tura della materia all'Istituto 
di Fisica deirAteneo pisano. 

Gli altri imotitati sono Mas
simo D'Alema del circolo stu
denti comunisti. Gaetano La-
manna. del Comitaio centrale 
della FGCI. Claudio Boleili. 
consigliere comunale del PSIUP 
a I Con iime capoluogo. il dott 
Paolo Canrwnarosano. il dottor 
Umberto Carpi, i! dott. Gian-
mario Cazzaniga. Gianfranco 
Ciabatti. professore di «KnioIa 
media che e stato licenziato 
in seguito aha incn'minazione. 
Eleonora Bennati. Antonio Cas-
sa. Antonio Deledda. Fabio De 
Mirneli \>Ho K Pretc. Da-
n;ela Gimmelli. Alessandro Le-
noratti. Francesco Mencaraglia. 
Simonetta Ortaggi. Giorgio Fie-
trostefani. Giampiero Posani. 
I.ido Romboli. Rolando Cecconi. 
En2o Poli. 

Xella ste»sa mattinata si ce-
lebrera anche un altro proces
sor sul banco degli imputati 
saranno il \ice president^ na
zionale dell'Intesa Cattolica. 
Riccardo Di Donato. studente 
della scuola N'ormale Superio-
re di Pisa. e. di nuovo. Um
berto Carpi, ritenuti responsa-
bili della occupazione di sedi 
universitarie durante le lotte 
stiidentescne. 

ET pre%-edibile che questi pro
cess! non saranno conclusi nel
la giomata di giovedi. II colle-
Sio di difesa e costituito da piu 

i 25 awocati m*ntre dovran-
no afilar* dj front* al Tribu

nale ben 58 testimoni fra quel
li a carico (carabinieri e no-
liziotti) e quelli a discanco. 

Dal momento in cui a Pi*a 
inizio la repressione contro le 
lotte studenteschc e centmaia 
di studenti furcno comocali a 
Firenze dal Procurator Gene
rale. il movimento popolare e 
democratjeo. i! n<v=tro partito 
non hanno mancato di far sen-
tire la loro solidarieta mentre 
da parte delle autonta compe
tent! si e continuato a negare 
perfino la liberta proa\i*ona 
per i sette detenuti pisani 
quando i fascisti romaai sono 
stati invece ben presto rimessi 
in libena. Proprio sabato se
ra piu di diecimila pisani che 
hanno preso parte alia mani
festazione prrmossa dal noMro 
partito per eelebrare la vitto-
ria elettorale ancora una volt a 
hanno avuto modo di testimo
n i a l la loro viva solidarieta. 
con le vittime della repres
sione. 

In questi giomi la «otto=cri-
zione lanciata dalla fe.-ieraz:o-
ne comunista e dalla redazione 
pi=ana del nostro giomale. in 
rispo«ta aU'appello del Conr.ta 
to d: solidarieta che sj cost it i 
nei mesi passati. ha toccato la 
somma di 860 mila lire. 

Alessandro Cardulli 

E' morto 

il pittore 

Von Dongen 
MONTECARLO. 29. 

II pittore francese Kees Van 
Dongen e morto ieri all'eta di 
92 anni. 

A\e;a fatto parte dell"epoca 
d'oro degli artisti pangmi. 
Van Dongen era stato co!p::c 
tre settimane fa da una doppia 
polmonite. 

Van Dongen. contemporaneo 
di Picasso e Matis*e. e noto 
specialmente per i ntratti di 
personaggi pa'igmi della «bel
le epoque» eseguiti dopo Ia 
prima guerra mondiale. 

Xato a Rotterdam, fu imbar-
cato pei* alcuni anni sulla li
nea marittima Rotterdar.i-.Vevr 
York come cameriere. Trasfe-
ritosi a Parigi diverme cittadi-
no francese nei 1929. Fu un se-
fuacc della «cuola < fames > 
usando forti penneUate. 

colonnello Ojukwu. 
In questi giorni, finalmen-

te. rappresentanti del gover
no federale militare della Ni
geria e dei secessionist l del 
Riiifrn siedono u Kampala, 
nell'tTganda. per disrutere le 
possibili condizioni di una pa
ce, che viene sollecitata dagli 
Stati afneani e dalla opinio-
ne pubblica internazionale. 
Nelle scorse settimane alcuni 
Slati ufncani. come Tanzania. 
Costa d'Avorio, Zambia, ave-
vano concesso il riconoscimen-
to diplomatico al Biafra, rl-
tenendo che dopo il sangue 
versato sarebbe difficile re-
staurare l'unita della Federa
zione nigeriana; ma il gover
no federale di Lagos non e 
disposto a transigere su que
sto punto: la condizione della 
pace — esso proclama — e 
che la regione orientale tor-
nl a far parte della Federa
zione nigeriana, e accetti la 
nuova Costituzlone proposta 
da Gowon, secondo la quale 
questa federazione si compo-
ne di dodici Stati. 

Proprio mentre si riunlva-
no le due parti a Kampala, 
ha fatto una breve sosta a 
Roma Alhaji Shehu Shagari, 
che non avevamo potuto in-
contrare due anni fa quan
do fummo in Nigeria duran
te il governo di Ironsi, subi
to dopo il colpo di Stato mi
litare, perche allora egli si era 
ritirato a Sokoto, dove non 
era facile per un viaggiatore 
europeo recarsi senza rifen-
menti precisi. Ma la conversa
zione che abbiamo avuto ora 
con Iui a Roma e venuta a 
confermare dopo oltre due an
ni le impression! da noi rac-
colte nei suo paese, ed e ri-
sultata iliuminante. 

Shagari e un musulmano 
e appartiene al gruppo etni-
co dei Fulani altrove chia-
mati Foulah, e nei paesi fran-
cofoni dell'Afrlca occidentale 
noti come Peuls. E' un gruppo 
etnico di straordmario inte-
resse, che ha insediamenti sta-
bili o in qualche zona pra-
tira il nomadismo. lungo 1'm-
tero bacino del Niger, dove e 
giunto in un'epoca corrispon
dente al nostro alto Medio 
Evo, proveniente dalle rive di 
un altro grande fiume, il Ni-
lo, con una lunga mlgraz:one 
attraverso tutto il Sudan, al 
limite del deserto. Nei "orso 
dei secoli, 1 Fulani o Peuls 
si sono mescolati praticamen-
te con tutte le popola/ioni del 
Niger, dopo averle oonvernte 
all'Islam, fino a che — giun-
ti nei nord dell'attuale Nige
ria, dove si sono frammisti 
alia popolazione Hausa — si 
sono poi scontrati con altre 
popolazioni, gia mfluenzate 
dai missionari portoghesi e 
di altn paesi europe: che ac-
compagna\-ano e aiutavano i 
mercanti di schiavi. giunti dal 
mare — e acquisite a un cri-
stianesimo assai p;u formale 
che sostanziale, date le circo-
sianze. m« soprattutto per il 
timore dell'« uomo l.ianco ». 

Con queste popolazioni i Fu
lani non si sono mescolati, 
ma le hanno respinte verso Ia 
costa fil gruppo Ibo a orlen-
te e il gruppo Yruba a oc-
cidente sono i prlncipali) man-
tenendo con loro relazioni 
pni o meno tese fino all'epo-
ca coloniale. e alia successi-
va indipendenza della Nige
ria. Su questa base alcuni os-
servatori o propagandist! inte-
ressati hanno tentato in que
st! mesi di presentare la se-
cessicne del B:afra, dl cui 
sono protagonist! gh Ibo, co
me una specie d; guerra san
ta di cnsnani contro musul-
mam. 

A parte il fatto che 1'Idea 
di una * guerra santa » e mac-
cettabile oggi dalla coscienza 
civile, non e questo il caso: e 
non solo perche — anche a 
presemdere dai secessionist 
— la maggioranza della po
polazione nigeriana e cristia-
na, mentre gli stessi Ibo so
no diffusi in tutto II paese, 
tanto che a questo gruppo 
etnico appartiene persino la 
fidanzata del colonnello Go-
won, capo del governo milita
re federale. La verita e che 
con il colpo di Stato milita
re. del gennaio 196fi gli Ibo, 
rappresentati largamente nei 
quadri deU'esercito. ruppero il 
patto sul quale era fondata 
la condizione della Indipen
denza del paese, e tentaro-
no dl lmporre alia Nigeria il 
proprio domlnio, su base «t-

nica e soprattutto politica. 
Questo ha detto Alhaji, con-

fermando elementi gia noti. 
L'indipendenza della Nigeria 
fu riconosciuta dagh ingie-
si (sentito anche il parere de
gli arnericani) nei HifiO dopo 
che un accordo era stato rag-
giunto fra le due principnlt 
forze politiche nigeriane — 1 
NPC. Congresso popolare del 
Nord, e il NCNC Consiglio 
Nazionale della Nigeria e del 
Camerum — per governare in
sieme il paese. II NPC e il 
partito dei Fulani e Hausa. a 
fornl il primo ministro, Tafa
wa Balewa, mentre il NCNC 
partito soprattutto degli Ibo. 
diede il presidente delln Re-

pubblica, Nnamdi Azikiwe. det
to piu brevemente « Zik »: un 
Ibo di Onitsha, educato ne-
gli Stati Uniti. 

Nei gennaio 196fi, quando 
gli ufficiali Ibo uccisero Ta
fawa Balewa (e nei nord il 
Sardauna di Sokoto) e instau-
rarono il regime militare, la 
rivolta ebbe in realta due mo-
menti diversi e successivi: un 
primo momento progressista. 
inteso a rompere la mescolan-
za di interessi feudali e capi-
taiistici; e a portare la Nige
ria sulle posizioni degli Stati 
africani piu avanzati; e un z&-
condo momento — che si so-
vrappose al primo e diede 11 
carattere al regime nul'tare 
— « zikista » cioe sostanzial-
mente filo-amencano. II gene
rale Ironsi, in breve fece — 
al pari dei protagonisu del 
numerosi colpi di Stato mili-
tari che si verificarono nelio 
stesso periodo in molti pae
si contigui — il gioco degli 
arnericani, che consisteva nei 
prevenire le spinte democra-
tiche dal basso che si delmea-
vano in quei paesi africani. in-
coraggiando i militari a pren-
dere il potere. 

In Nigeria, data la presen
za di molti Ibo nei quadri 
deU'esercito. e data anche la 
personality di Azikiwe, questa 
situazione fomiva l'opportunl-
ta alia instaurazione di una 
supremazia Ibo, non solo et-
n:ca, ma come si e detto po
litica nei senso di una politi
ca ispirata al modello ameri-
cano (proprio mentre appun
to nella regione orientate abi-
tata dagli Ibo si stabiliva.no ;e 
grandi compagnie petroliferei. 
Di qui l'estrema tensione e il 
profondo malcontento che si 
creo allora nei paese e che 
sfoci6 sei mesi dopo neil'az:o-
ne conglunta dei Fulam-Hau-
sa e degli Yoruba contro gli 
Ibo, e nella uccisione di 
Ironsi. 

«Zik » non era in Nigeria 
nei momento del colpo di Sta
to di Ironsi, ma lo appoggio 
con una dichiarazione; torno 
poi nei paese per breve tem
po e anche ora ft all'estero. 
ma non e'e dubbio — ci dice 
Shaean — che e proprio iui 
1'ispiratore della secessione del 
a Biafra >. In sostanza quello 
che e accaduto in Nigeria e 
che gli c zikisti » non hanno 
piu accettato di dividere il 
potere con le altre forze del
la federazione e hanno tra-
cuiato alia secessione la pro-
pna base etnica, nella region* 
in cui essa e maggiormente 
conoentrata, certo con la pro-
spettiva di fare di questa re
gione uno Stato neocoloniali
sta. diretlamente influenzato 
dagli arnericani. 

Questa e la verita, sulla ten-
tata secessione del Biafra, 
del resto gia ridotta a un'area 
limitata attomo a Port Har-
court dall'azione risoluta del-
1'esercito federale mgenano. 
N.in e una «jnierra santa«: 
caso mai, un tentativo di con
tra bbanda re iotto l'etichetta 
c cristiana» (che non e pre-
rogativadei nbelli) I'occidenta-
lismo e ramericanismo. In 
questo senso, va detto che il 
nord musulmano della Nige
ria — nonostante le tradizio-
ni feudali, che del resto non 
hanno piu alcuna base strur-
turale perche la proprieta del
la terra vi e comune — si 
collega invece a una realta 
piu africana e a una linea 
di dignita nazionale, quale si 
ntrova in paesi della stessa 
area — per esempio la Gui
nea e il Mali — dove i mu-
sulmani sono larghisslma mag
gioranza, le lotte fra gruppi 
etnici sono scomparse, e U 
sentimento della indipendenn 
e profondamente radicato. 

Francesco Pistoles* 
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