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In margine ai lavon 

dell' socioldtmocrotica 

Harold Wilson 
e il razzismo 

della Rhodesia 
La « Costituzione» di Jan Smith: pttra votare 
chi guadagna 900 sterline ad'anno, se biance, 
e 400 se nefra, e qutsto significa che po-
tranno votare tutti i 250 mila bianchi e solo 

6000 dei quattro milioni di negri 

In wistta aNe scuole di M . con i depufati della Commission* Intend 

i ammo w mmm 
A Roma, ad Alessandria, a Peschiera, a Moena e a Cesena, ovunque le medesime richieste: un'organizzazione capace di fare valere i dirrtti degli agenli, e mi-
gliori condizioni economiche - II centro elettronko di Castro Pretorio - Tra gli uomini della stradale:«La divisa e una costrizione, non ci possiamo neancbe 
sposare, dobbiamo dire sempre di s i » - Una «V ia di Lenin»in biblMeca - Lesigenza di un «nuovo rapporto» con i crtiadini e la questione dell'«ordine pubblico" 

Alia nuniono della Inter
nationale sodalista. il noto 
economista Jan Timbergen 
ha tenuto una dotta rela-
zione sul « sccondo decen-
nio dello .sviiuppo» del 
« terzo mondu ». quasi che 
ve ne sia stato un primo 
confortante e mentevole di 
attenzione. II distacco da 
una drammatica realta, do-
minata da un aggravarsi 
delle condizioni di sottosvi-
luppo. non poteva essere 
piu compleio. Ma sia il re-
latore che i leaders socia
list! intervenuti sul tenia, 
l 'hanno rapidarnente colma-
to con la retorica delle buo-
ni intenzioni per l'avvenire 
• con mozioni di affetto e 
di solidarieta con < i dan-
nati della terra ». Tra chi 
applaudiva e assentiva, e'e-
ra Harold Wilson, 

Ora si da il caso che pro-
prio negli ste.ssi giorni (il 20 
giugno) in Rhodesia il go-
verno razzista di Jan Smith 
ha sottoposto a referendum 
« popolare > la nuova Costi
tuzione dei bianchi, dei co-
loni e delle grandi societa 
che sfruttano il paese, e 
hanno chiesto il suo distac-
co dalla Inghilterra. La Rho
desia in a l t n termini di-
venta una repubblica auto-
noma e istituzionalizza giu-
ndicamente — dopo averlo 

Sraticato per decenni. fin 
all ' insediamcnto britannico 

«— il razzismo piu abietto. 
La Costituzione di Jan 

Smith e un piccolo gioiello. 
Potra votare chi guadagna 
900 sterline all'anno se bian
co e 400 sterline se negro. 
Jl che signifies che potran-
no votare tutti i 250.000 
bianchi, e solo 6.000 dei 
quat tro milioni di africani. 
l . 'assemblea sara composta 
di 66 deputati . Pe r legge vi 
debbono essere 50 bianchi, 
8 africani nominati dai capi 
tr ibu (feudali e aHeati su-
palterni degli inglesi) e 8 
eletti dagli africani. La Co
stituzione sancisce la gia 
esistente segregazione raz
ziale, creando pero un nuo-
vo e piu organico sistema 
legislative di separazione et-
nica, razziale (tra bianchi e 
neri , neri e meticci, metic-
ci e indiani), che ha fatto 
dire al settimanale Jcinie 
Afrique che si tratta di un 
regime di polizia « nazista >. 
Cio del resto ha una sua 
precisa radice economica e 
sociale. La Costituzione sta-
bilisce che per 1'eternita la 
proprieta della terra sia co-
si r ipart i ta: i 18 milioni di 
e t tar i della pianura, dove 
prosperano le rigogliose 
piantagioni dei coloni. do-
vranno sempre r imanere in 
niani bianche, ossia nelle 
mani di 200.000 inglesi. Le 
te r re della collina e della 
montagna, dove gli africani 
vennero decenni orsono ri-
cacciati dalla invasione co-
loniale, e che ammnntano a 
circa 15 milioni di ettari , 
spettano invece ai « negri », 
4 milioni. 

Come si convicne in ogni 
documento formale, natural-
rnente, la Costituzione esal-
ta la parita dei diritti tra 
tutt i i « cit tadini» rhode-
•iani. bianchi e negri. Ma 
i rilevare l ' ipocnsia della 
tffermazione bastera ricor-
dare che, solo per raggiun-
gere il censo richiesto alio 
africano per lesercizio del 
diritto di voto, ci vorrebbe-
ro, date le condizioni at-
tuali della popolazione di 
colore — sulla base di d e 
menti forniti dalla Commis-
sione dell'ONU contro il co-
lonialismo — qualcosa come 
400-500 anni. 

Ehbene, in base alle leg-
gi che regolano i rapporti 
t ra l ' lnghilterra e alcuni 
paesi del Commonwealth, il 
governo inglese avrebbe 
tut to il dirit to di interveni-
r e anche militarmente pres
t o i suoi sudditi — poiche 
i rhodesiani bianchi sono 
stati sinora cittadini britan-
nici — per impedire lo svi
iuppo di una faccenda cosi 
abominevolc. E avrebbe po-
Uito failo gia ila qualchc 
anno, ossia da quando il re
gime di Jan Smith comm
ent a at tuare il programma 
di scindere ogni legame con 
l ' lnghilterra, per arrivare 
ad una confederazione con 
l 'altro grande stato razzi
sta e « nazista > dell'Africa 
australc: il Sud Africa. Vi 
erano cioe le basi giuridi-
che per farlo, e in tale sen-
so del resto premevano tut
ti i paesi africani 

Ma al di la delle basi giu-
ridiche vi erano basi ben 
piu profonde, umane, socia-
li e ideali che dovrebbero 
essere conformi alia ispira-
zione socialists di un gover
no lahunsta Come ha po-
tuto tollerare, infatti, un 
governo labunsta che citta

dini hritannici, tutti ncchi 
possidenti di terre e di mi-
niere, con'inua.ssero e con-
tinuino. a sfruttare — con 
la segregazione razziale, il 
lavoro forzato, l'assenza dt 
ogni diritto politico e civi
le —- quat t ro milioni di afri
cani? I rhodesiani. quelli 
veri, ossia gli africani, han
no da vario tempo iniziato 
una dura lotta armata con
tro il regime razzista. Non 
risulta che il governo in
glese li aobia in qualche 
modo difesi. 

Vedete. Quando alcuni 
mesi fa un pugno di abitanti 
della piccola isola di Anguil-
la insorsero pacificamente 
per rivendicare l'indipenden-
za, Harold Wilson non esito 
un momento: invio sul posto 
cannoniere, paras e poliziot-
ti, per <domare> la rivolta. 
Per la Rhodesia ha invece 
adottato mezzi diversi. Trat-
tative su incrociatori nello 
Atlantico perche una con-
vocazione a Londra. poteva 
sembrare un richiamo alia 
disciplina; ricerca faticosa 
di compromessi che non 
turbassero il tranquillo pre-
dominio dei bianchi d i m -
portante era salvare la for
ma) . Al punto che i coloni 
della Rhodesia, consapevoli 
della debolez7a del governo 
laburista, hanno deciso di 
procedere in proprio costi-
tuendosi in Stato 

Ma perche quella debolez-
za? Le cose stanno cosi. La 
produzione agricola e mine-
rar ia della Rhodesia costi-
tuisce una delle basi delta 
ricchczza del capitalismo in
glese, una delle garanzie 
del «sistema». Non solo. 
La Rhodesia e a cavallo 
delle colonie portoghesi, del 
Sud Africa e del Katanga, 
dove sono concentrati gli 
interessi e gli investimenti 
— tra i piu alti nel mon-
do — di grandi gruppi in-
ternazionali, in cui il capi
talismo inglese e congrua-
mente rappresentato. E quc-
sto determina la « pazien-
za » di Wilson, ossia l'ac-
cettazione del fatto compiu 
to, lavallo del razzismo 
rhodesiano. Diciamo pure 
che gli interessi del Lobby 
rhodesiano alia City di 
Londra sono piu forti della 
passione < socialists ». Si, e 
proprio cosi: il secondo 
« decennio dello sviiuppo » 
del terzo mondo, preconiz-
zato dal professor Timber-
gen, si apre con la nascita 
ufficiale di un nuovo Stato 
razzista, tenuto a battesimo 
da un governo laburista, 
diret to da un vice-presiden-
te dell 'Internazionale «so-
cialista >. E ' un bell'inizio, 
da rallegrare Cariglia. 

Romano Ledda 

L'aguzzino t radi to dalla foto 
I V 'v 

Dal n o s t r a i n r i t t o 
C E S E N A , sriucno 

II p icche t to d ' onoro p r e s e n t s te a r m i . c e n e r a l i e rn lonne l l i si irr igidixcoMt 
s h a t t e n d o i t a cch i , le « a u t o r i t a t i i i l i » si profondnno in luminosi so r r i s i m e n t r e 
il pu l lman con i d e p u t a t i , il s o t t o s e g r c t a r i o . il c a p o de l la polizia e s c e l e n t a m e n t e 
dalla scuola. In fondo alia caserrna ci sono ah agenti st:hierati: sa lu tano anche loro, 
m a alzano le mani e sfregano pollice e indice i o n un gesto che "appe r tu t to ha lo 
stesso significato. «Soldi, soldi». Gli ufficiali fremono, m a debbono far finta di 
niente: e d 'al tra pa r t e an 

Chi non ha ancora visto qu«sta fotografia? Fu scaHata duranta la liquidaziona dal gh*tfo di V a r i a v l a , m l l ' a p r l l * del 1943, 
ed e rimasta una dalle p iu drammaticha tastimonianze dalla partacuzioni nazista contro gli ebrei . La ripubblichiamo ora 
per annunciate che il mii i tare con II fucile, quello che t i y»d% sulla destra dalla foto, a stato f inalmant* Identificato nalla 
Repubblica democratica tedasca, arrastato a condannato a morta. Si tratta di Josaf Btoesche, sargante delle SS, che per 
lunghi anni aveva fatto perdere le sua tracce. Nal 1943 r k e v e t t e dal suo comando un alogio per il suo comportamento 
contro gli ebrei , il 3 maggio di quasfanno la Corte d'assisa di Er fur t lo ha giudicato a condannato. La stessa sorte non e 
toccata al suo comandante, II colonnallo delle SS Ludwlg H a n h , che, come altra mlgllala di tcollatti bianchi dell'assassinio>, 
vive libero ad indisturbato nella Cormania occldentale. Proprio lari la Corto d'assisa di Dortmund ha mandato assolto I'ex 
ufficiale delle SS Guenter Tabber, accusato dl aver par tedpa io a due fucllazioni in m » u a di aver ucciso personalmente 
tre ebrei . L'annuncio della condanna a morte dl Bloesche e stato diffuso dal pariodlco in lingua inglese « Democratic 
German Report * . 

COME FUNZIONA IL C0LL0CAMENT0 NELLE CAMPAGNE ITAL1ANE 

// PR0CACCIAT0RE EM ILIA NO 
Anche in questa regione il collocatore nominato dal Miniatero ha poco da fare - Intrighi e 
ricatti ai danni dei braccianti - Chi decide e Tagrario, Pufficio di collocamento e come »e 
non ci fo»»e - Tangenti del 10-15% sulla paga di ogni « collocato » - II caso del Ferrarese 

Dalla nostra redazione 
BOLOGNA, giugno 

Gestori di sale da ballo, me-
diatori, commercianti, galoppi-
m della DC, missini: una 
strana fauna vegeta negll ufli-
ci di collocamento di nume 
rosi comum emiliam. Sono per 
lo piu 1 funzionari addetti di 
settore agncolo, quelli che 
rientrano nella specie che %\ 
e detto, burocrati, nel migiM 
re dei casi, che dopo t 1949, 
hanno preso il posto di cen-
tinaia di uomini della *inistra 
legati ai lavoraton. P^ima del
la legge appunto del 49 che 
affidava a commissionl di no 
mma ministci iaie li meccani-
smo per « l'avviamento a) la
voro e l'assistenza al diaoccu-
pati» in Emilia Romagna il 

collocamento in agricoltura era 
fatto dai slndacati. E ' vero 
che ancora oggi la dove le le 
ghe dei braccianti sono for
ti e dove la cooperaaione brae 
ciantile e 1 collettivi di lavo
ro esistono e sono robusti il 
« collocatore» nominato dal 
mimstero del lavoro ha poco 
da fare o comunque e costret-
to ad agire correttamente. Ma 
e altrettanto vero che in mol-
tissimi comunj emiliani e ro-
magnoli il modo come gli ope
ra! agricoli vengono « colloca 
ti » a lavorare — per quelle 
poche giornate che fanno — 
e abbastaroa scandaloso. 

Una fltta rete dl intrighi, 
di pesanti, avvilenti ricatti pe 
sa su miRliaia di braccianti 
e salariatl emiliani, in una va

riety di situazioni ed episodi 
che non e facile ricostruire 
perche ci giocano decme di 
elpmenti diversi. Ma due su 
tutti sono determinantr. la di 
socoupazione che per tre 
quarti dell'anno tiene a casa 
18U mila operai agncoli, men
tre gli agrari proprietari del
le Krandi aziende condotte in 
economia cercano progressi-
vamente di fare calare le gior
nate lavorative nsparmiando 
quant I piu soldi possono, e la 
legge sul collocamento fatta 
su misura per I padroni ter-
neri piena di scappatoie, e d: 
indulgenze. Dalle possibilita di 
assumere direttamente la ma-
no d'opera in caso di « urgen-
te necessita» alia facolta dl 
« richiesta nominativa» ad 
esempio per le aziende che 
non abbiano piu di cinque 
dipendenti stabili, 11 che e a»-
sai spesso il caso delle gran
di aziende agrarie. O ancora 
le multe previste dalla stes
sa legge per chi la violi; da 
2 a 10 mila lire questa la pe-
na per 11 dator* dl lavoro che 
non aasuma tramlte l'ufflcio di 
collocamento. Pochl bigliet 
ti da mille sono in deflnitiva 
il prezzo della merce braoctan 
te 

II collocamento in realta, an
che in tanta parte delfEmilia 
e della Romagna, sono gli 
agrari che lo fanno e a misura 
della loro conveniens. Gli uf-
fici del mimstero, in genere, 
non muovono un dito. Ma 
succede anche che siano gli 
stessi « collocatori » ad aiuta-

re gli agrari a « sceghersi » la 
mano d'opera. II mercato di 
piazza non esiste (n Emilia, si 
dice. E' vero: non e'e la ver-
gogna dev braccianti che aspet 
tano come bestie da lavoro sul-
le piazze dei paesi chi li « com-
pri » per la giornata Ma c'o 
qualcos'altro di non menu ver-
gognoso e che in sostan?.a non 
e molto diverso dal mercato 
di piazza. Esistono I «mer 
canti di mano d'opera » i co-
siddetti procacciaton. Diamo 
una occhiata a quello che sue 
cede in alcuni comum delta 
bassa bolognsse, ma il discor-
so vale per il Reggiano, il Mo-
dene«e il Ferrarese, tante al-
tre parti. Siamo nella sta(?io 
ne in cui si devono potare gli 
alberi da frutto. II procaccia-
tore — un personagRio rhe sta 
tra il mediatore e il N capora 
le » (il aorvegliante delle mon 
dine di una volta) — va all'uf-
ficio dl collocamento dove con 
tutta tranquillita gli viene n-
lasciato un nulla-osta che au-
torizsa una squadra di brac
cianti speclaliazati a lavora
re per un mese. I] «colloca
tore » non chlede dove vadano 
a lavorare quel braccianti. Do-
podiche il « mercante - procac-
ciatore » va daU'agrario e gli 
dice: il tuo frutteto vengo a 
potarlo con la mia squadra 
in tanti giorni. Una specie di 
appalto: i potatori lavorano e 
il capoccia che in teoria appa-
re come un caposquadra e che 
prende anche lui la sua paga 
giornaliera, 11 incalza, gli sta 
dietro perche lavorino 11 piu 

in fretta possibile, per nspar-
miare il maggior numero di 
giomate. II guadagno delle 
Kiornate risparmiate infatti fi-
nisce nelle tasche del procac-
ciatore che ha fatto l'appalto 
col padrone; soldi a cui si 
aKgiunRe anche una tangente 
del 10-15"c sulla paga di ogni 
bracciante come « compenso » 
per aver procurato il lavoro 
11 padrone ci guadagna anche 
lui, a volte perche paga qual
cosa in meno della tariffa sin-
dacale, e pol perche senza met-
rere fuori un soldo di piu 51 
garantisce :1 rane da guar-
dia che controlla il lavoro. E 
poi ancor<i pen he cosi ai lot 
te aziendali e difficile che se 
ne mettano in piedi. Quei nm 
la osta mensili vengono rinno-
vati a volte via via anche per 
sei mesi dl fila: i braccianti 
sono in questo modo vincola 
ti, figurano all'ufficio di col
locamento come gente al lavo 
ro, 

Diamo ora una occhiata nel 
Ferrarese, non nel Delta dove 
la situazione dei braccianti ha 
caratteristiche meridionali, ma 
in quel comuni della zona a 
nord verso il Bolognese. Una 
zona tipica media, rappresenta-
tiva di molte altre situazioni 
emiliane. Anche qui, come al-
trove, ragrario si fa l'orga-
nico azlendale su misura, in 
barba at contratti, aostanzlal-
mente coperto dalla legge. A 
pochl chilometrl da Ferrara 
e'e una grande azienda di ol-
tre 500 ettari una bella pro
prieta con la villa dei padro

ni che hanno trasfcrito la re-
sidenza a Milano per pagare 
meno tasse. am he se la mag-
gior parte dell anno stanno in 
oampagna. C'e un grosso frut
teto, ortaggi, fragoleti, grano 
c bietole Una decina di brac
cianti, e impesmata tutto 1'an-

1 no in questa a/ienda, in pra-
| tira come salariatl fissi, ma 
' salariatl non sono p*rche il 
I padrone giocando sulla fame 
i di laviiro e saltando a pie' 
I pari il collocatore. si e cercato 
1 le fanngl'.e dei bracnan' i 
' una ad una. cas.i per casa, see-
' gliendo quello che gli servi-
j va megho In genere ha seel-
I to gente capace. specializzata, 
j ma anz:ana verso 1 50 anni 
' che non ' ro;a lavoro in fab 
I hrica Poi ha inventato un con-
, tratto speciale itna e un si-
I stema che sta prosperando in 
I molte province emiliane) che 

impegna i braccianti a lavo
rare tutto l'anno per lui, ma 
pagandoh come awentizi, a 
tariffa orana e non col sala-
no mensile. 

Ecco, questo e solo un pic-
colissimo campionario di quel
lo che succede nelle campa-
gne emiliane, mentre sui ta-
voll de'h uffici del lavoro pro-
vinciah e di quello regionale 
si accumulano centinaia di de-
nunce che chiamano in causa 
agrari, collocatori, procaeciato-
ri. Ma se non si rambia la leg
ge, e tutta roba che sfiorera 
appena questi mercantl del 
lavoro umano. 

Lini Anghel 

cora risuona nelle orecchie 
la frase lanciata p<>chi mi-
nuti prima da una guardia. 
«Son abbtamo un smdacuto 
non possiamo farct sentire 
da neixunn per far valere 1 
nottri dtritti » E tutte quel
le altre. mormorate appena o 
dette con forza. lo sguardo 
piantato negli occhi dei su 
penon. «prendiamo uno sti 

lo, mense spaziose e cosi via. 
Lo stesso* appunto anche ad 
Alessandria, Peschiera, Cesena. 
E sarebbe sbagliato non rico-
noscere rhe per cio che riguar-
da questo aspetto, come per 
I'o.-ganizzazione e 1'addestra-
mento (beninteso quello p>er i 
servi/i normali. < he di •< or-
dine pubblico » nessun ufficia
le si e fermato a parlare) so 

jtendm di lame, con quei sol- \ no s'ati fa*11 dei notevoh pro 
di nim .11 puo nrere 

Certo, gli ufficiali, 1 prefet-
ti, e H minist"ro queste frasi 
avrebbero prefento non sen-
tirle: molto meglio far vede-
re soltanto le camerate hn-
de, 1 pavimenti tirat: a cera, 1 
libri di edurazione civica in 
bella mostra sui tavoh anche 
se appena sfoEliati. Invece 1 de
putati component 1 la commis-
sione Interni della Camera. 
durante questo viaggio per le 
scuole di poli/ia. si sono per-
fetramente resi conto dei pro 
blemi che le guardie di PS 
e i sottufficiali avvertono di 
piii, in modo ormai drarnma-
tico, tale appunto da spmger-
h a clarnorfisi gesti di ribellio-
ne sotto gli ocohi dei superio 
n : gli Mipendi di fame e la 
mancanza di un sindarato. di 
un organismo rappresentativo 
che possa far sentire « in alto » 
le esigenze di 75 mi'a uomini. 

Ma per tirare un bilancio 
e prima necessano fare un 
po' la s tona di questa visit a 
dei membri della commissione 
parlamenCare ad alcune delle 
scuole di polizia. 

Una richiesta piu volte avan-
zata dai deputati comunisti, 
sollecitata con forza dopo Avo-
la e Battipaglia, per rendersi 

canto dell'orientamento, dell'in-
diriazo, che veniva dato ai gio-
vani arniolati nella PS, per 
aprire una vera e propria in-
dagine .sin metodi in vigore 
nelle ca.serme di pol 121a. E U 
governo alia fine non ha po-
tuto sottrarsi a quesra richie
sta: la commissione Interni, 
accompagnata dai giornalisti, e 
stata cost invitata a visitare 
le scuole dl polizia di Ro
ma. Alessandria, Peschiera, 
Moena, Cesena. 

Nessuno per la verita, si c 
fatto troppe illusioni su quel
lo che sarebbe stato messo sot-
To gli occin in queste scuole 
scflte dallo stesso mimstero 
deuli Interni. Ma questo non 
toglie nulla al significato del 
viaggio, il primo che la com
missione abbia potuto svolge-
re e che rappresenta un n<j-
tevole passo avanti poirhe m-
frange il «tabu » di una poli
zia mac< essibile anche ai par-
lamentari. Un primo passo a 
cui debbono seguirne al tn, sia 
per rendersi conto delle con
dizioni in cui si trovano gli 
agenti. sia per approfondire 
1'indagine sull'mdinzzo che vie
ne loro dato: quest'ulumo ar-
gomento, in particolare, per 
ff>rza di cose, durante questo 
primo contatto e nmasto un 
po' nebuloso, anche se ora 1 
parlamentan hanno parecchio 
matenale (libri di testo, etc.) 
per anaare piu a fondo. In 
sostanza, comunque, questo 
viaggio della commissione In
terni, puo dirsi un «avveni-
mento .i. Infatti lo stesso mini-
stro Rostivo ha voluto accom-
pagnare la commissions (per 
il Pf^I ne facevano parte i 
compagni P'lamign:, Maulini, 
Iacazzi e Liivagnoln. 

Si parte fra uno stuolo dl al-
ti funzionar: e ufficiali. Pri
ma tappa Roma. Castro Prero-
no: il centro elettronico e la 
s( uoia allievi. Il cakolatore 
elettronico puo lmmagazzina-
re mezzo nuliardo di datr in-
tanto prepara gh stipendi (pri
ma servivano per lo stesso la
voro 1700 uomini) olire a re
g i s t r a r tutte le auto mbate 
(»0 mila e piu nel '68) e i co-
siddetti « pregiudica'i ». Entro 
due anni dovrebbe e«sere col 
legato con le principal! citta, 
in modo che nel giro di po
chl second; una pattuglia puo 
.sapere se l'auto ferma'a e ru-
bata e se :1 (enducen'e c n-
(ercato Viene fa lo anche un 
espenmento. Non cV che di
re, funziona a!!a perfezione e 
d'altra parte, dal puntu di \i-
s'a tecn:co, tut 'o cio cne ver-
ra mos^rato aila commissio
ne (in par'ico'.are a,la Cri-
minalpol e aila scuoia supe-
nore di polizia sc.en'ifica) e 
di una notevole efficacia, an
che se resta il problema di 
come questi mezzi possono es
sere tmpiegati. D'altra parte 
nessuno ha de, dubbi aulij* ef. 
ficienza della nostra polizia: 
una efficienza perfc che si ri-
vela soltanto nell'i ordme pub
blico », nei « controlli », nella 
an ivita repressiva e mat nel-
laffrontare 1 ladn, i crimina-
li. Ma questo e scontato, nes
suno ignora che la PS e or-
ganizzata e rafforzata soprat-
tutto in funzione dell'« ordme 
pubblico ». 

La scuola allievi vera e prc-
pna e pressoche^ idennca a 
quelle che verranno dopo. Lo-
caii rimodernati. alcuni perfi-
no luasuoei, camerate model-

grcssi. Nt'lle caserme insom
nia vengono assicuratp agh 
agent 1 comodita generaimente 
sconosemte negli ambienti mi-
hfan, salvo a togliere agli stes-
si 1 dintti piu elementan, 
come quello ad esempio di po 
tersi sposare. senza dover chie-
dere l'autonzzazione corredata 
magari da informazioni sulla 
famiglia della futura moghe. 

I-i visita prosegue. I>e hiblio-
teche sono abbastanza fornite: 
in bella vista c'e anche una 
e Vita di Lenin » che per la ve
nt a sembra appena comora-
ta. Cosi, come per singolare 

coinridenza. in ogni aula, quan-

2 miliardi 
pogati 

dall'AGIP 
al Biafra 

per il rilascio 
dei tecnici 

{'or ot ten^rr la liboraz.'o-
nc do; 1-1 t<xtiKi :taliani 
pre* 1 prigianieri da uti (om-
niandos hiafrano, I 'AGIP 
h,i sbr>r^ato t re mi ' ioni rli 
do lhr , . pa ' i ad iiti m l iardo 
e ottocen'o n'.Iioni di Kre. 

Lo ha rucl.-ito I>MII.> Mbe-
nafo presidenle della carte 
s i|)renia del K i f r a nel 
(i»-*o di 'ina intt-ri ' ista n -
la->ciata a l l ' i rn id 'o di un 
APttimanale italiano 

11 governo del Kiafr. i ave-
\ a al l 'mi/10. chiesto citique 
ni i l ioni di ' lo l lan per la^ciar 
tomare 1 l ion in I'.alia 1 d.e-
ci del l 'AfJIP. ma po' e n 
stata concliisa una transa-
7\iw\f e i b ia f ran, avevdno 
accettato 1 t re mil ioni di 
do l ian offerti loro dalla so
cieta petrol i feta .t. i l iana. 

N'c-Ila ste-sa ;n:er \ is ta. i l 
maei->tr.itn b,af rano ha di 
chiarato e~-;»licitainen:e (he 
tutta I opera/ione f ie ld cat 
tura dei te tn ic i era *tata 
loncer id ta d ' l ' l ' a l t " conian 
do mi i i tare del Biafra rx'r 
amioonire le >oc c-ta netro-
lifc.-e =traniore che con ;1 
loio Knoru siv-tenjonn pra-
tic.irT>-nfe la N'.gena P nn-
che ner chiede-e so^tanzio-
si r i c a t t i 

I/>iiis Mbenafo ha rk-t'o 
te-,tualmente: r Si o <ietto 
che il aenerale Oj'ikw 1. il 
i !o\ '"Ti ' i r d il co-iando b a 
frdno non fcK'.ero .1 ! co--
n>nt>- (i«'l'a o^er- i / ion" oltre 
ii \n!f- ('ho no c s amo 
trt iv. i t i ••-a le mani all im 
pro \ I M > () i>'*'i p-iHion'O'-i 
e con 1 nnf'. - ' I ' . ' . I < ost-i"n 
!>.l K' f-( -l) ( !•> I ' o f W I d / l O 

ne > .1 ->t.i .1 iii '.-i /;af \;\ '.(>-
C.lle [X'l.-ri ,,i,e .J. un Cf> 
mandante rii oa'taLihour Si 
e f a t t a t o «l: ma ni.ir.a-. ra 
ci: Zuei ra -! ldiata at'«*ita-
rnerite '111 u i ' i i . i - f io hiafra
no una \ e - i (vxrn/uno di 
i w r ra pre^tdb l.ta nei I.rtii-
t: di c n cn«' e p re^edib' le 
in saierra -. 

II n iag i^ t r i to biafrano. con 
f l ie- 'a dichiarazione ha 
thiaratr.ente fat to intrndere 
che Pasinlto ai d (*• campi 
I>-tro' i feri del l ' -VOIP fu 
fju ndi prepara to con l'e\ i-
dente mtcn/ione d, c a t u r a -
re dei tecnici per !a Iibera-
7ir»ie dei quali -wrebbe =ta-
•11 |M>; ahba-itan/.i f a c i e ot-
tetiere un coni|X'n*o in de 
nam In crianfo a 'a lega' -
ta del p-,» , ,,<) y f | , | -,. $ j 
. 'a! a:, f i ' l irio -*>i't<\)i>^' . 
I .Mi * Mlnnafo . c on-'dera' i) 
•' ": '>->-o . i ,o , 1 . ' f^ . t f ra 
di>n<) ()] ,kw i c i d.^'n che 
I \a -> pi)'* n i l ^ ',---r • e 
r ( e-i " t ' ;> ' ' o ' . f i e -,••' ' i N -
r:ti),'-.n h . i f r a ' o *> - c.-Kro 
«lel i*i>ver".o ,ii La<!<>-> a , 
t a \ a ;' jZi)\orni) ei fer.Arct 
con una a/.<yH' da m«*rce-
r u r i al s e r \ / i o del nemica 
della gen'e biafrana L'alto 
maio*-trato. per qiianto n-
guarda la morte dei 10 ita-
l iam al campo Kwale. ha 
detto che essi — secondo 
quanto ristiita dalle prove 
— opposero resistenaa ai 
b iaf rani insn?me alle true-
pe nigenane. 

II giudice ha poi st&gmn-
to che per ruasciare izlt 
i tahani luperst i t i non stxw 
stati ch i>u foldi al #o-
\erno i ta luno ma a«1 una 
societa netrolifera i+e - fmt -
ta \a . per ioir.o dv!!a N!«e-
r.i. petro..o di p-opne*a 
del Biaf ra. 

do entra la commissione, si 
scopre che gli allievi stanno 
studiando educazione civica 
e l'msegnante tiene a sortoL-
neare quanto si fa per mi-
gliorare I rapporti con i citta
dini E d'altra parte tutte le ra-
lazioni degli ufficiali the co-
mandano le scuole sono mfar-
cite di nch.ami alia Costituzio 
ne. di -< hber'a ,>. di idemr>cra 
nA i). Tutto ques'o con tale fre-
quenza che diventa obieftiva-
mente difficile crederci. 

Ma e anche giusto rilevare 
che quel « nuovo rappcrto » 
fra rxjliziotti e cittadini che ri-
corre frequentemenre in que
ste relazioni e divenuta real-
mente una psigenza, tanto piii 
avvertita quanto piu cresce 
Tisolamento di una polizia che 
por'a ancora il marchio seel-
biano. E bene o male c'e da 
softolineare che m ogni caso 
i eomandapti sono stati co
st retti a spiegare agl: agenti 
eosa l rappresentanti del Par-
Iamento e dell'opmione pubbli-
ca si aspettano da loro, sono 
stati cost ret ti a dire rhiara-
mente quale dovrebbe essere 

"1 il comportamento della polizia 
•< :n uno Srato democratico al 
^e^vlzIo dei cj-radini .>, come 
e scntto sulla minade di car-
telli affissi in ogni corndoio. 

Ma in ogni caso, ancne se 
ora agl. agen'i '.engono tenute 
ie/ioni d. educazione civica (e 
non certo comunque per men-
'o del mimstero, ma in segut-
to a una ba*taglia crjstante 
deiie forze di sinistra per fare 
entrare la democrazia anche 
nel'.e caserme» -l proolema del-
1'impiego della polizia, che e 
soltanto pohriro, non si spo-
sta di una virgola- e se ci 
fossero dei dubbi ci pensa :i 
ministro Restivo, a fugarli, 
scantonando fulmineamente 
quando un deputato comuni-
sta parla del disarmo della PS 
m servizio d: « ordme pubb!:-
co u. E poi. in queste caserme 
mitra, gas Iacnmogeni, e man 
ganelli debbono essere stati 
nascosti, visto che m giro non 
se ne vede neanche uno. 

Ma come vivono questi agen
ti, quali sono i loro problem:? 
Tre epiac di illummanti. in tre 
scuole diverse A Peschiera e 
una giovamssima guardia a por-
re la domanda •< Ma i nnstn 
stipendi'' to prendn 50 mda li
re con le mdennita e tutto ar-
ruo a HO . un postmo, a*iche 
lui impieaata dello Stato. ne 
prende 130 perche not ~.iamn 
trattati cost'7 .> N'ei salone 
scoppia un applauso. fra tan
ta efficienza, fra questi gio-
vani che sembravano au'omi ai 
msensce finaimen'e un ele-
meo'o umano E nessuno. ira : 
general:, ha il coraggio d: z\\-
""ire l'agente Anche perche, ap-
pun'o. la parola d'ordme e «d». 
mocrazia ». Ma poi basta par
lare un quar*o d ora con un 
colonnello, per sconnre chp 
quando parla di « canche » gli 
s: accendono gli occni. e dice 
esaltato: i allnra non guardia-
mo n faceicj nesiuno u. Tanto 
piu che ha cornandato :1 tarn:-
aerato battaglione Mobile di 
Padova: «Famigerato? tutte 
balle — dice — per via dl 
qualche inciden'e cne ci e c*-
pitato...» Come Ja morte d: 
Ardizzone, tanto per fare un 
esempio. 

A Moena. c'e la scuola degl: 
alpinr un <c e'.o.ello ». che ha 
ben poco a vedere con la no 
lizia. Kono monranari in A'.vi-
sa, cuas: tu**: campion: d: «'•. 
e cosi v:a- eppure ar.rne qui 

I I :naspettato c'e !o >fo;*o v.o.en 
to d: un so::uffic;a:e -Con 
moghe e dte Hq'i pf-'ndi 12" 
mi'a lire r r.c paqo 40 da*'it-

I to . so/o perch? mi posntimn 
ribellarci alio y'rutiame^Q t 
L'ep:sodio pni clamcroso av-
viene comunque a Cesena. al
ia scuola della -.'radale, Q-i: 
parlano senza paura. senza me; 
zi termini: «la d'.v\&a e uni 
costrizione r.nn ci po^sian: i 
neanche ipnsr.r? dPb^:amo 
sempre dire di si . * E poi 
l'agente ripete con forza- <ion 

ahbismo un f.ndacato. ver -u#-
s.'o non pDi*:amo 'irsi *eif:-
re J A ques'o pur.'O :1 capo 
del.a poi:z;a s t w a r.^r. ne 
puo nropr.o p:u c c: .oin :o • 
:.' qaierno 'he aeri<>:a™:o ; ' o< 
aKCt m imperii a 4i".i vert 
'. inmento ho t;:a *x:r'ii.'-> -oa 
:.' r^tT.'i'r" C ''i-:*o .• Ma z.. 
a«en*i preft>r:-.,vr.o s".-:zzare lo 
ocoh-.o ai pa:'.amer.:ar. q-^and^ 
questi escono e sa.urare poi 
con quelle d:ta leva:e in alto 
« Soldi, soldi » 

E' uno dei problem: p:u gra-
vi certo. ma non il solo- c"e 
anche quello di un undacato. 
un organismo che « conti » di 
una democrazia reaie. d: una 
educanone huufficiente di can 
cellar* quel volto feroce. op
pressive che e sinonimo d* 
poUna- E questa prima inda-
gine della comnussiczi« parla-
mentare pud costituire almeno 
un trampoline per affrontar* 
questi tern:' sempre one U ge> 
verno abbia il coraggio e le 
volonta di farlo. senza bar near-
si dietro i * tabu • come de vaev 
ti anni a quest* parse, 

- • • — • , Marc#>llo M BOKO 
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