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La dimansione ormai laggendaria di Ho Ci Min capo di on po-
polo eroko cha da quasi trant'anni combatte tenia toluziona di con-
tinuita par la sua indipandanza a unita contro i giapponesi, i francesi 
• gli amarkani ha masso probabilmente in ombra la reslta assai varia 
a multiforma della sua opara. Basti pensare al diriganta rivoluzione' 
rlo cha ttudia a lungo, scrive ad agisce riguardo alia « questione » 
coloniala o al problama dai negri d'America; al marxista cha lavora 
par organizzara il partito comunista nell'lndocina; al comunista par-
tacipa a protagonista dalla politica dalla III Intemazionale; al diri
ganta politico a alio statists che nel suo matodo di lavoro ricorda da 
vkino Lanin par la accezionale presenza su tutti i problami: dagli 
Importanti atti di govarno in politica attara alle piu minuta question! 
di politica intama; al capo di un popolo a di un partito cha par totta 
ia sua vita ha la praoccupazione di sottoHneare ed iiiustrara la fun-
ziona dallo studio, dall'educazione dai quadri a dell'tstruzlona dl 
massa. 

Par quasti motivi, per dare di Ho Ci Min un'immagine cha, al 
di la dalla lagganda, rifletta i suoi contornj reali di diriganta rlvolu-
zionario a laninista concratamenta e profondamenta impagnato nalla 
battaglia politica, pubblichiamo una ralaziona « sulle quastioni na-
zionati a coloniali » cha Ho Ci Min (allora si faceva chiamara Nguyen 
Ai Quoc) pronuncio al V Congresso dell'lnternazionala comunista, 
cha si tenne a Mo$c9 dai 17 giugno all'8 luglio del 1924. 

E' H primo Congresso dopo la morte di Lenin, awanuta II 21 
gennaio: un addobbo di vali neri circonda la sala Sant'Andrea del 
Cremlino. I conflitti all'interno del Partito sono presanti, ma non sono 
ancora esplosi: Trockij viane alatto alia presidenza del Congresso (al 
termine non sara confermato nell'Esecutivo, nel quale antra Stalin). 
II rapporto principal* viene letto da Zinov'ev, che • il sagretario del-
rintarnazionale, di fronta a 406 delegati di 41 paesi 

Un altro rapporto « sulla questione nazionale a coloniala », 4 te-
nuto da Manuil'skij, membro del Presidium del Comitato asacutivo 
dell'IC. Ho Ci Min interviene su questa relazione a due sono gli in-
tenti del suo discorso: 1) offrire un'analisi delta * questione * colo
niala, della quale aveva una sofferta esperienza diretta a sulla quale 
aveva a lungo studiato; 2) criticare la tendenza ancora presente, 
nonostanta gli insegnamenti di Lenin e le posizioni aspresse dal-
I'lnternazionale, nei partiti comunisti europei a sottovalutare il pro-
blema dalle colonie ed il legame tra la lotta delta classa oparaia oc-
cidentala e i movimenti di liberazione dalle colonie. 

II tasto dell'intervento e ripreso nella traduzione pubblicata da 
Faltrinalli nel volume «Scrittl, lettere, discorsi del Presidente 
Ho Ci Min ». 

COMPAGNI, io desidero solo ag-
giungere qualcosa alle critiche 
che il compagno Manuil'skij ha 

mosso alia nostra politica nei con* 
fronti della questione coloniale. 

Prima perd di entrare nel vivo 
dell'argomento, vorrei soffermarmi 
su alcuni dati che ci aiutano a com-
prenderne meglio I'importanza. 

Paesi 

Gran Bretagna 
Francia 
Stati UnJti 
Spagna 
Italia 
Giappone 
Belgio 
Portogallo 
Olanda 

colonizzatori 
Area (Km1) Popolazione A 

151.000 
536.000 

9.420.000 
504.500 
286.600 
418.000 
29.500 
92.000 
32.500 

45.500.000 
39.000.000 

100.000.000 
20700.000 
38.500.000 
57.070.000 
7.642.000 
5.545.000 
6.700.000 

Colonie 
rca (Km2) 
34.910.000 
10.250.000 
1.850.000 

371.000 
1.460.000 

288.000 
2.400.000 
2.062.000 
2.046.000 

popolazione 
403.600.000 

55-600.000 
12.000.000 

853.000 
1.623.000 

21.249.000 
8.500.000 
8.738.000 

48.030.000 

Dunque, nove paesi con una po
polazione di 320.657.000 abitanti ed 
una superficie di 11.470200 chilome-
tri quadrati sfruttano delle colonie 
che abbracciano dozzine di nazio-
nalita, che hanno una popolazione 
di 560.193.000 abitanti e coprono una 
area complessiva di 55.637.000 chi-
loroetri quadrati. L'intera superfi* 
cie delle colonie e cinque volte mag-
giore di quella dei paesi coloniz-
zatori, la cui popolazione comples
siva non e nemmeno i tre quinti 
di quella delle colonie. 

Queste cifre diventano ancor piu 
impressionanti se consideriamo se-
laratamente i paesi impcrialisti che 
lanno un maggior numero di co-
onie. Le colonie inglesi nel loro 
nsieme sono otto volte e mezzo 

piu popolate della Gran Bretagna 
ed hanno una superficie 232 volte 
maggiore. La Francia occupa una 
area che e 19 volte quella del pro-
prio territorio e la popolazione del
le colonie francesi eccede di 16 
milioni 600.000 abitanti quella della 
Francia. 

Vedete che non e un'esagerazione 
dire che fino a che i partiti comu
nisti francese e britannico non por-
tano avanti una politica realmcnte 
progressista nei confronti delle co
lonic, il loro programma e c re-
stera, nel suo insicme, ineffieacc, 
in quanto esso va contro il lenini-
smo. Mi spiego meglio. Nel suo di
scorso su Lenin e la questione na
zionale, il compagno Stalin ha dot-
to che i leader ed i riformisti del
la Seconda Intemazionale non nan-
no osato schierare i bianchi nclle 
colonie con i loro compagni di co
lore. In quanto a Lenin, egli rifiut6 
questa divisione e respinse l'osta-
colo che separava gli schiavi civi. 
Ijzzati deH'imperjalismo da quel I i 
non civilizzati. 

I proletari europei 
Secondo Lenin, la vittoria della 

rivoluzione nell'Europa occidentale 
dipendeva dai suo stretto contatto 
con il movimento di liberazione 
nelle colonie soggette e con la que-
stione nazionale, che sono una par-
te del comune problema delta rivo
luzione e dittatura del proletariate. 

Piii avanti, il compagno Stalin ha 
parlato del punto di vista secondo 
cui i proletari europei potrebbero 
raggiungere il loro obiettivo anche 
senza un'alleanza diretta con il 
movimento di liberazione delle co
lonie. Ed egli riteneva questo pun-
to di vista controrivoluzionario. Pu 
re, se dobbiamo giudicare dalla pin-
tica per fare il nostro esame ciiti-
co, siamo tenuti a dire che i no
stri grandi partiti, ad eccezione del 
Partito Comunista Sovietico, sono 
ancora dello sle&so punto di vista, 
dai momento che non fanno nulla 
a questo riguardo. 

Come ha agito la classe borghese 
dei paesi colonialisti per opprime-
re tanti uomini che essa ha tratto 
in schiavitu? Ha agito in ogni di-
rezione. Usando i mezzi che la mac-
china amministrativa dello stato ha 
messo a sua disposizione, ha svol-
to un'intensa propaganda. Ha riem-
pito la testa della gente nella ma-
drepatria con discorsi, him, gior-
nali, esposizioni e qualsiasi altro 
mezzo, perch* si facesse una men
tal! ta coloniale; ha offerto ai suoi 
occhi I'lmmagine di una vita ricca, 
dJfnltosa a facile che para atten-
deria nalla colonie. 

l a ouaato ai nostri partiti comu-

sti in Gran Bretagna, Olanda, 
Belgio ed altri paesi, cosa hanno 
fatto per far fronte alle invasion]' 
coloniali della classe borghese dei 
loro paesi? Che cosa hanno fatto, 
dai giorno in cui hanno accettato 
il programma politico di Lenin, per 
educare la classe lavoratrice nei lo
ro paesi nello spirito di un giusto 
internazionalismo e di una stretta 
collaborazione con le masse lavo-
ratrici? Ci6 che i nostri partiti han
no fatto in questo settore e quasi 
insignilicante. Per quanto mi ri-
guarda, sono nato in una colonia 
francese e sono membro del Parti
to Comunista Francese e mi duole 
molto dover dire che il nostro par
tito non ha fatto quasi nulla in fa-
vore delle colonie. 

E' compito dei giornali comunisti 
introdurre i nostri militanti al pro
blema coloniale, risvegliare le mas
se lavoratrici nelle colonic gua-
dagnarle alia causa del comunismo, 
ma che cosa hanno fatto in questo 
senso i nostri giornali? Nientc di 
niente. 

Se noi facciamo un paragone tra 
il numero delle colonne che giorna
li borghesi come il Times, il Figaro, 
Evrc o giornali di diverse tenden-
vc come Le Populaire o Liberty 
hanno dedicate alia questione co
loniale e il numero delle colonne 
dedicate alio stcsso argomento da 
L'Hmuanitd, l'organo centrale del 
nostro partito. dobbiamo dire che 
il paragone non ci e favorevole. 

Quando il Ministero delle Colo
nie claboro un piano destinato a 
trasrormare molte regioni africa-
ne in vaste piantagioni private e 
gli abitanti di queste zone in veri 
e propri schiavi annessi alia terra 
dei nuovi padroni, i nostri giornali 
rimasero in .silenzio. Nclle colonie 
deirAfrica Occidentale Francese, 
adottando misure sconosciute da 
secoli, si procedeva all'arruolamen-
to obbligatorio e i nostri giornali 
continuavano a mantenere uno 
stretto silenzio. Le autoriti colo
niali in Indocina si trasformavano 
in mercanti di schiavi e vendevano 
gli abitanti del Viet Nam del Nord 
ai piantatori delle isole del Paci-
lico; prolungavano il servizio mili-
tare degli indigeni da due a quat-
tro anni; vendevano la maggior par
te delle tcrre coloniali agli squali 
della Hnan7a; aumentavano le tas-
se del 30 per cento, quantunque gli 
indigeni fossero gia nell'impossibi-
lita di pagarle. 

E tulto questo mentre gli indige
ni etano spinti alia rovina e mori-
vario di fame a causa delle inonda-
zioni. Ciononostante, i nostri gior
nali mantenevano il silenzio. Non 
e'e da stupirsi cosl se gli indigeni 
tendono a schierarsi con organiz-
zazioni che si battono per la demo-
crazia e la liberty come ad esempio 
l'Associa7ione per i Dlritti dcU'Uo-
mo e del Cittadino ed altre orga-
nizza7ioni simili che si prendono 
cur a di loro o fingono di farlo. 

E se guardiamo oltre, vediamo 
cose incredihili, che ponsono indur-
re ognuno di not a pensare che il 
nostro partito t rat la con noncuran-
za tufto cio che riguarda le colo
nie. Ad esempio: t.'Humaniti non 
ha pubblicato I'appello dell'Intcr-
nazionale Contadina ai popoli delle 
colonie, emanato dairinternaziona-
le Comunista... 

Credo fermamente che questo 
Congresso segnera una svolta deci-
siva ed esortera il partito a rime' 
diare alle deficienze del passato. 

QUESTIONE NAZIONALE 
E COLONIALE 

La presidenza dtl V Qingresso dell'lnternazional* Comunista, sala SanfAndrc* del Cremlino 

Quantunque le osservazioni del 
compagno Manuil'skij sulle elezio-
ni in Algeria siano del tutto giu-
ste, devo dire, per esse re ohiettivo, 
che se e veio che il partito ha com-
messo in questo caso degli erroti 
e anche vero che vi ha riparato no-
minando dei rappresentanti colo 
niali candidati alle elezioni per il 
dipartimento della Senna. Sebbcne 
questo sia ancora troppo poco, co
me inizio e piuttosto soddisfacen-
te. Sono molto lieto di constatare 
che il nostro partito e ora nuova-
mente animato dall'cntusiasmo c 
dalle migliori intenzioni e che ha 
solo bisogno di essere raff or/a to 
dalle azioni pratiche per essere por-
tato ad una politica corrctta ri
guardo alia questione coloniale. 

Ouali sono queste azioni prati
che? E la bora re vasti programmi po
litic)' e votare risoluzioni di grande 
effetto che, alia fine del Congres
so, finiscono al museo, come e sem-
pre successo nel passato, non e suf-
ficiente. Dobbiamo adottare misu
re concrete. Io propongo quanto 
segue: 

1) Pubblicare su VHumaniti 
una nuova rubrica scttimanale di 
almeno due colonne, dedicata rego-

si capitalisti e ie masse dei paesi 
coloniali e divenuto una realta. 

Compagni, quad' discepoli di Le
nin dobbiamo concentrare tutte le 
nostre for/e e le nostre energie sul
la questione coloniale, come su tut
te le altre, in modo da mettere in 
pratica gli insegnamenti di Lenin... 

Le colonie francesi occupa no una 
area di 10.241.510 chilometri qua 
drati ed hanno una popolazione di 
55.571.000 abitanti, sparsi in quat-
tro continenti. Nonostante le dif-
ferenze di razza, clima, costumi, 
tradizioni e sviluppo sociale ed eco-
nomico. vi sono due fattori che le 
rendono tutte uguali e che potran-
no in seguito provocarna 1'unite nel
la lotta comune. 

Unita nella lotta 
1) La situazione economica: in 

tutte le colonie francesi I'industria 
ed il commercio sono scarsamente 
sviluppati e la maggioranza della 
popolazione si dedica aU'agricoltu-
ra. II novantacinqua per cento del
la popolazione e costttuita da con-
tadinf. 

2) In tutte le colonie, gli indi 
gem vengono tnflessibllmente strut-

Ho Ci Min durante II >uo intervento al eongrosae della sinistra francOM, tenutotl 
« Tours nel 1920. Ho CI Min aveva allora treafennl 

larmente a quegli argomenti che 
interessano la questione coloniale. 

2) I utensil icare la propaganda e 
scegliere i membri del partito tra 
gli indigeni dei paesi coloniali dove 
esistono gia diramazioni dell'In-
tcrna7ionalc Comunista. 

3) Mandare i compagni dei pae
si coloniali a studiare all'Univcrsi-
ta Comunista Orientale di Mosca, 

4) Giungere ad un accordo sul-
rorganizzazione dei lavoratori dei 
paesi coloniali in Francia con la 
Confederazione Generate del La
voro. 

5) Asscgnare ai membri del par
tito il compito di curarsi maggior-
mente della questione coloniale. 

Sono dell'opinione che queste 
proposte siano di carattere nazio
nale e che se I'Internazionale Co 
munlsta ed I delegati del nostro 
partito le approveranno, al VI Con
gresso il Partito Comunista Fran
cese sara in grado di affermare che 
il fronte unico tra le masse dei pae-

tati dai capitale imperialists fran
cese. 

Non ho tempo sufficiente per fa
re un'analisi approfondita della si-
tuazione in cut si trovano i conta-
dini in ogni colonia. Pertanto por-
ter6 solo alcuni esempi tipici che 
nossono dare un'idea delle loro con-
dizinni di vita, 

Comincer6 dai mio paeso. L'ln-
docina, che naturalmente conosco 
meglio delle altre colonie. 

Quando la Francia occupo que
sto paese, la guerra spinse i con-
tadini lontano dai loro villaggi. 
Piu tardi, quando fecero ritorno, 
trovarono che le loro tcrre erano 
oecupate dai coloni piunti sulla 
scia deH'esercito vittonoso. Si era-
no divisi tra loro la terra che i 
contadini indigent avevano colti-
vato per generazioni. Di conseguen-
za i contadini annamiti furono tra 
sformati in servi e cost ret ti a la-
vorare la loro terra per 1 padroni 
stranieri. 

Molti dl quegli sfortunatl, non 

poterono rassegnarsi alle durissime 
condizioni imposte dagli occupant!, 
abbandonarono la loro terra e va-
gabondarono per il paese. Furono 
ehiamati « pirati » dai francesi che 
diedcro loio la caccia con ogni 
me//o. 

Le tcrre rubate in questo modo 
vennero as^egnate ai piantatori. 
Era sufficiente che essi dicessero 
una parola per ottenere distese di 
terra che talvolta superavano i 20 
mila o 25 mila ettari. 

Non solo questi piantatori often-
nero le terre senza dover sborsare 
un soldo ma anche tutto ci6 che 
serviva per sfruttarle, compress la 
manodopera. La amministrazione 
permise loro di utilizzare ua certo 
numero di prigionieri senza one dr> 
vecsero pagare alcunche. Oppurt 
ordino ai comuni di fornlr loro la 
manodopera. 

Oltre ai lupi deiramminlstrazio. 
ne, va menzlonata la Missione Cat-
tolica, che occupo da sola un quarto 
delle zone coltivate nella Coclnci-
na. Per assicurarsi tutti quei terre-
nl us6 qualsiasi mezzo immagma-
bile ed tnimmaginabile. incluse la 
corruzlone, la frode e la coercizio-
ne- Ecco alcuni esempi. Approfit-
tando del cattivo rsccoHo, conce-
deva prestiti ai contadini, che do-
vevano ipotecare I loro campi di 
riso. Essendo il tasso d'interesss 
troppo alto, 1 contadini non riuscl-
vano a sdebitarsi ed erano cos tret-
ti a cedere i loro campi ipotecati 
direttamente alia Missione. Con 
ogni subdolo mezzo, la missione fe-
ce tutto ci6 che era in suo potere 
per en tra re in possesso dl infor 
mazioni in grado di nuocara alls 
autorita. Ed us6 queste informs 
zioni per piegare le autorita ai suoi 
voleri. Assieme al gross! capitalisti 
la Missione fond6 delle compagnie 
per lo sfruttamento e delle pianta 
gioni oecupate senza alcun paga-
men to e delle terre carpite at con
tadini. I servi della Missione occu-
pavano posti di prestigio nel go 
verno, ed essa sfruttava i credenti 
non meno implacabilmente di quan
to facessero i piantatori. Un altro 
dei suoi trucchi consistette nel riu-
nire gente povera e costringerla a 
boniflcare terre deserte con la pro 
messa che una volta coltivata, la 
terra sarebbe stata divisa tra i con 
tadini. Ma appena la terra fu bo-
nificata e si era vicini al momento 
del raccolto, la Missione dichiarb 
che le apparteneva e scaccib coloro 
che avevano lavorato per renderla 
produttiva. Derubati dai loro «pro-
tettori» (cattolici e non cattolici) 
i contadini annamiti non poterono 
nemmeno lavorare in pace fazzo-
letti di terra che loro rimanevano. 
L'ufficio del registro svolse una ne-
rizia catastale fraudolenta per far 
pagare piu tassc ai contadini. Le 
tasse aumentavano ogni anno. Re-
centemente, dopo aver occupato mi 
gliaia di ettari di terra dei conta
dini annamiti delle montagne per 
darli ai profittatori, le autorita han
no inviato sul posto gli aeroplani 
per convincere le vittime a non osa-
re di ribellarsi. 

I contadini spogliati. rovinati e 
scacciati in questo modo, trovaro
no ancora il modo di bonificare 
della terra vergine. Ma una volta 
che la terra era resa produttiva, 
ecco che I'amministrazione se ne 
impadroniva e costringeva i conta
dini a comperarla al prezzo che es
sa fissava. Ouelli che non potevano 
pagare venivano cacciati senza 
picta. 

Lo scorso anno, il paese venne 
devastato dalle inondazioni; tutta-
via, le imposte sui terreni aumen-
tarono del 30 per cento. 

In aggiunta alle tasse esorbitanti 
che li conducono alia rovina, i con
tadini sono ohbligati a fare opere 
di prestazione, a pagare la tasss 
sulle elezioni, la tassa sul sale, a 
comperare obbligazioni del gover 
no, a partecipare a varie sottoscri-
zioni, ecc , a firmare contratti in-
giusti ecc. 

I capitalisti francesi in Algeria, 
Tunisia e Marocco hanno svolto la 
stessa politica di ruberie e sfrutta
mento. Tutta la buona terra irri-
ga a venne tenuta dai francesi. Gli 
indigeni furono spinti nelle zone 
ai piedi delle montagne o in aride 

localita. Le compagnie finanziaric, i 
profittatori e gli alt! funzionari si 
sono divisi tra loro la terra delle 
colonie. 

Nel 1914, per mezzo di operazio-
ni dirette ed indirette. le banche 
di Algeria e Tunisia ricavarono da 
un capitale di 25 milioni di fran-
chi un profitto di 12.258.000 franchi 

La Banca del Marocco. con un 
capitale di 15.400.000 franchi. ebbe 
nel 1921 un profitto di 1.753.000 
franchi. 

La Compagnia Francese Algerina 
ha occupato 324.000 ettari della ter
ra migliore. 

La Compagnia Generate Algerina 
ha occupato 100 000 ettari. 

Una compagnia privata ha occu
pato 50.000 ettari di foresta senza 
pagare nulla mentre la Compagnia 
Capziere fosfato e ferrovie ha preso 
possesso di 50.000 ettari di terra 
ricca di minerali, assicurandosi per 
di piu i diritti di precedenza su 20 
mila ettari circostanti. 

Un ex deputato francese ha oc
cupato una piantagione di 1.125 et
tari comprendente delle miniere per 
un valore di 10 milioni di franchi, 
e che danno un reddito annuale 
di 4 milioni di franchi. Gli indige
ni, i veri proprietari delle miniere, 
ricevono annualmente un decimo di 
franco soltanto per ogni ettaro. 

L'azione politica della Francia 
nelle colonie ha condotto all'aboli-
zione del diritto di proprieta col-
lettiva e l'ha sostituito con la pro
priety privata. Ha anche abolito la 
piccola proprieta a favore della 
grande proprieta di piantagioni. Ta
le politica ha causato ai contadini 
indigeni la perdita di 5 milioni di 
ettari della loro terra migliore. 

In 15 anni, i contadini della Ka-
bylia sono stati derubati di 192.090 
ettari. 

A nartire dai 1913 i contadini ma 
rocchini sono stati derubati ogni 
anno di 12.000 ettari di terra col 
tivata. Da quando la Francia e usci-
ta vittoriosa dalla guerra in - difc 
sa della giustizia » questa cifra e 
salita a 14.540 ettari. 
Oggi. vi sono in Marocco solamen 

te 1.070 francesi. ma essi possicdo 
no ben 500.000 ettari. 

Come i loro fratelli e le loro so-
relle contadini annamiti, anche i 

contadini africani conducono una 
vita dura al di la di ogni soppor-
ta/ione, faccildo continuamenic ope
ra di prestazione e pagando tasse 
ingenti. 

La loro miseria e softeren/a sono 
indescrivibili. A causa della scarsita 
di cibo sono costreHi a nutursi di 
erbe seKatiche e di riso mat cio e 
sono di conseguen/a colpiti dai ti-
fo e dalla tubercolosi. Perl mo ne-
gli anni in cui il raccolto e buono. 
si vedono i contadini rovistare tra 
i mucchi di rifiuti. disputare ai cam 
gli a\an/i di cibo. Neuli anni ma 
gri, i cada\eri dei contadini moiti 
di fame si \edono o\unque, nei 
campi o sulle strade. 

La vita dei contadini nell'Africa 
Occidentale ed Equat^ria.'e France 
se e ancor piu spa\entosa. Ouestc 
colonie s.ono nelle mani di circa 40 
Compagnie. Esse hanno preMi pc>s 
sesso di tutto. della terra, dei cam
pi, delle risorse naturali e perfino 
della vita depli indigeni i quali non 
hanno neanche il diritto di lavora 
re per se stessi. Ma devono essere 
a disposizione delle compagnie, 
sempre e solo delle compagnie. Per 
costringere i contadini a lavorare 
per niente. queste rrcorrono a mez
zi di coerci/ione incredihili. Confi-
scano terre e campi; solo chi ac-
consente a lavorare la terra per 
esse ha il ^rmesso di tcnere un 
piccolo pe7zo di terra per se. La 
gente viene colpita da ogni tipo di 
rnalattia a causa della cattiva nu-
tri7ione, ed il tasso di mortalita, 
specialmente tra i bambini, e mol
to alto... 

II medesimo sistema di saccheg-
gio, sterminio e distruzione preva-
le nelle regioni africane sotto il do-
minio italiano. spagnolo, britanni
co o portoghese. 

Per I'organizzazione 
Nel Congo Belga, la popolazione 

raggiungeva nel 1891 la cifra di 25 
milioni, ma nel 1911 essa era scesa 
a otto milioni e mezzo. Le tribu 
degli Hereto e dei Cama nelle ex 
colonie tedesche in Africa furono 
completamente sterminate. 80.000 
vennero uccisi durante la domina-
zione tedesca e 15.000 durante il pe-
riodo di «pacificazione» nel 1914. 
La popolazione del Conco francese 
era nel 1894 di 20.000 ab. Kc\ 1911 era 
ridotta a 9.700. Nel 1910 una pro
vincial contava 10.000 abitanti. Otto 
anni piu tardi ne rimanevano 1.080. 
In un'altra provincia di 40.000 nesri, 
20.000 persone vennero uccise nel
lo spa/io di due anni e nei sej 
mesi che seguirono piu di 6.000 fu
rono uccise o rese inabili. 

Le zone che si estendono lungo i 
fiumi e che una volta erano densa-
mentc popolate furono trasformate 
in deserti nello spa/.io di 15 anni. 

Bianche ossa erano sparse in tut
te le oasi e nei villaggi devastati. 

I sopravvissuti conducevano una 
vita assolutamente atroce. I conta
dini erano derubati dei loro pic-
coli pezzi di terra dalle compagnie, 
gli artigiani non potevano piu eser-
citare la loro arte e gli allevatori 
perscro le bestie. 

I Matabele erano allevatori di 
bestiame: prima dell'urrivo degli 
inglesi ne possedevano 200.000 capi 
che in due anni si ridussero a 40 
mila e 900. Gli Herero ne avc\ano 
90.000. In 12 anni i coloni tedeschi 
li derubarono della meta. Casi simi
li sono numcrosi in tutte le provin
ce africane che sono venute a con
tatto con la chilta dei bianchi... 

Per completare questo tragico 
quadro desidero aggiungerc anco
ra una cosa: il capitalismo france
se non ha mai esitato a portare 
ogni rcgione a turno alia carestia.se 
cio poteva recargli vantaggio. In 
molti paesi coloniali. a esempio ai-
l'lsola della Riunione, in Algeria. 
nel Madagascar, ecc, gli abitanti 
di questi paesi non possono pni 
coltivare cereali ma devono bensi 
dedicarsi a quelle colture che inte
ressano la industria francese. Tali 
colture recano ai piantatori un mas-
gior profitto, ci6 che ha provocato 
l'aumento del costo della vita nel
le colonie ed e spesso la causa a]. 
l'origine della carestia. 

In tutte le colonie francesi la 
carestia aumenta e cosi I'odio dei 
popoli. I contadini indigeni sono 
maturi per I'insurrezione. In molte 
colonie si sono sollevati piii d'una 
volta, ma le loro ribellioni sono 
state sempre soffocate nel sangue. 
Se oggi i contadini hanno ancora 
un atteggiamento passivo. ci6 e 
dovuto al fatto che mancano di or-
gani/.7azione e di capi. L'Internazio. 
nale comunista deve aiutarli ad at-
tuare la rivoluzione ed a conqui-
stare la liberta. 

HO 
CHI 
diario 
dai carcere 
Con scritti del generate GIAP 
e di PHAM VAN DONG 

E' IL QUADERNO Dl VITA SCRITTO 
GIORNO PER GIORNO DAL GRANDE 
RIVOLUZIONARIO SCOMPARSO 

EDIZI0NI TINDAL0 

file:///edono
http://carestia.se

