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Una lettera al nostro giornale 

A proposito di 
un reportage sulla 
Cina Popolare 

Dal compagno Giovanni 
Brambilla abbiamo ricevu-
to la seguente lettera: 

Caro Dlrettore, 
ho visto come cosa utile e 

positive 11 fatto che 11 nostro 
giornale abbla cercato dl ave
re delle corrlspondenze sulla 
Cina dato che non pub avere 
un corrlspondente permanen-
te. Debbo perb dirtl, ora che 
ho potuto leggere gll artlcoli 
del nostro inviato, una mla 
franca considerazione critica. 
Essa si rlferisce al fatto che 
questi artlcoli mi sembra che 
Bi discostino decisamente da 
quello che e un punto molto 
chlaro e preclso acquislto dal 
nostro Partito nel confronti 
delle esperienze soclallste in 
atto nel mondo e degli Stati 
Boclallstl che si vengono co-
struendo. Tale punto, dovreb-
be essere Inutile ricordarlo, 
e quello di un esame atten-
to di ciascuna realta soclall-
sta, che combatta sla con-
tro le deformazioni della pro
paganda borghese il cul com-
plto e solo quello della insl-
nuazione e della calunnia sia 
contro ognl ritorno dl una 
mentalita acritica. Abbiamo 
parlato e parliamo della no-
stra volonta dl vedere la real
ta del paesl socialLstl per 
quella che essa e, nel quadro 
della nostra collocazione in-
ternazionalista, nella chiara 
scelta dl campo che e nostra, 
ma — al tempo stesso — 
senza costruire nuovi miti e 
nuove leggende. Abbiamo sot-
tolineato che not vogliamo da
re 11 nostro contribute alia 
costruzione dl una nuova unita 
dl tutte le forze comunlste 
e rivoluzionarie del mondo in-
tiero innanzitutto sulla base 
del comuni ideal! e della co-
mune lotta antimperialista, 
senza che clb debba voler 
dire Pannullamento delle dif-
ferenze esistentl le quail sor-
gono anche sulla base delle 
diversity storiche di struttura 
economlca, di tradizione poll-
tica, di cultura, ecc. 

Tutto clb comporta, qulndl, 
uno sforzo che deve essere 
pienamente partecipe ma an
che critico: non nel senso dl 
oocuparsl solo o essenzialmen-
te delle difflcolta o delle co
se negative ma nel senso del-
l'esame anche delle realta so
cialists il piii possibile ispl-
rato dalla nostra dottrina 
marxista. Ml pare che, in que-
sto senso, alcuni sforzl siano 
stati compiutl anche dal gior
nale e dalla nostra stampa, 
con risultati utlll dl Partito, 
per cib che riguarda lTJnlo-
ne Sovietica, e altri paesi so
cialist!. 

Cib che ml sorprende e che 
queabo criterio non sia stato 
adoperato nei servizi attorno 
alia Cina popolare. Non credo 
che delle corrlspondenze glor-
nalistiche scritte dopo un bre
ve soggiorno possano dire tut-
to di una realta cosl grande, 
oosl Importante e cosl com-
plessa. Capisco anche la vo
lonta dl compiere uno sforzo 
di osservazione particolarmen. 
te oggettiva nel confronti dl 
un Paese diretto da un Parti-
to comunlsta con il quale ab
biamo avuto aspre polemiche 
e abbiamo numerose e pro-
fonde divergenze. Capisco 
inoltre la necessita dl colma-
re lacune informative derjva-
te dal fatto di non aver po
tuto avere Informazloni diret-
te. Tuttavia ho Innanzitutto un 
dubbio serio sul metodo se
guito e che e quello di una 
visita ad alcune istituzionl so
ciall, ad alcuni centri produt-
tivi, ad alcune organizzazioni 
politlche. La mia stessa espe-
Tienza in altri Paesl soclalistl 
ml dice che spesso, con tale 
metodo, non si riesce ad af-
ferrare 11 quadro di insieme 
e la visione complessiva del 
problemi, delle difflcolta, del
le esperienze, delle cose posi
tive e negative. In tal mo-
do, purtroppo non si fa una 
descrizione oggettiva e neppu-
re una f otograf ia di una cosl 
grande realta, ma se ne illu-
strano solo framroenti che 
possono addirittura essere de-
formanti. 

Ma, soprattutto In quest! ar
tlcoli, db che mi ha colpito 
e che non compare mai un 
problema, un interrogativo, un 
dubbio; e se compare viene 
immediatamente fugato nella 
frase successiva. 

Ora e propno questo, se la 
mia stessa esperienza non ml 
inganna, cib che porta alia 
costruzione di una visione mi-
tica. Ma essa non serve alia 
nostra lotta, e, to credo, non 
serve neppure alia coropren-
sione degli sforzi e del risul
tati che i compagni cuiesl nel 
loro lavoro si propongono di 
ottenere e che not ci auguria-
mo che siano 1 piu positivi 
possibili per 1'interesse del po-
polo cinese e della intiera 
umanita. 

Che sia chiaro, dunque, che 
io non faccio una questione 
che si parla «troppo bene» 
della Cina: ma che descnvere 
in modo acrmco la siiuaziune 
fa sfuggire il senso della real
ta che e fatta di difflcolta e 
anche di error!. 

Credo che noi lmboccherem-
mo una pessima strada se, 
avendo rinunciato ad alcuni 
mill, li volessimo sosutuire con 
altri. So bene che anche 11 mi-
to in determinati moment! e 
per determinati period) — co
me ci ha insegnato Uramsci. 
e come credo di sapere 
per diretta esperienza negli 
anni duri della lotta aniifa-
scista — ha una imiuensa tun 
zione costruttiva per la nostra 
causa. 

Capisco anche che quaicuno 
orede che i giovanl o alcuni 
dl Mil siano sensibili a visio-

nl mitlche: tutto bianco o tut-
to nero. Perb, credo che noi 
non slamo in un periodo In cul 
la forza della causa rivolu-
zionaria pub stare nel mlto 
e credo anche che sia un erro-
re ritenere che i giovanl sia
no attlratl « naturalmente » da 
visionl che siano dl tipo acrl-
tlco o addirittura fanatlco. 

Comunque, noi non possla-
mo rinunclare alle conclusion! 
di metodo e di merito cui ci 
ha portato un lungo cammlno 
e una elaborazlone colleglale 
sulla base di dure esperienze. 

Ti prego di accogliere con 
animo fratemo questa critica 
e di accogliere 1 piti vlvi au-
guri dl successo per il nostro 
giornale, per 11 quale anche 
nella nostra federazione si sta 
lavorando Intensamente e con 
risultati mlgliori deH'anno 
passato. 

GIOVANNI BRAMBILLA 

Vogliamo rassicware il 
compagno senatore Brambil
la, valoroso imlitante operaio, 
dirigente comunista cresciuto 
alia scuola della lotta di fab-
brica. del carcere. della puer-
ra partigiana, oggi membro 
della CCC e del Direttivo della 
federazione di Milano (e gli 
altri compagni e lettori che 
ci hanno fatto conoscere con-
siderazioni analoghe) che noi 
condividiamo pienamente la 
linea che egll espone, e che 
poi e quella del Partito, in-
torno all'esigenza di scartare 
ogni nuova mitizzazione e di 
guardare con attenzione par
tecipe e critica al tempo stes
so a tutte le realta socialists. 
A questa linea e stata e sara 
fedele l'« Unita », nel suo im-
pegno — ch'6 dl sempre — 
di esprimere con la maggio-
re precisione possibile la po-
sizione del nostro partito m 
quanto partito nazionale e in-
ternazionalista, che si batte 
per I'unita del movimento ope
raio, comunista e rivoluziona-
rio mondiale partendo dalla 
propria autonomia, e tenendo-
la ben salda. 

Non ci e sfuggito il fatto 
che, rispetto alia esigenza di 
questa visione delle realta so-
cialiste, il tipo di corrispon-
denze dalla Cina che abbiamo 
pubblicato, avrebbe potuto 
presentarsi come uno scarto 
e una eccezione. Ma propno 
per cib, come forse si ricor-
dera, abbiamo presentato que-
sti articoli con un'avvertenza 
iniziale. In essa richiamava-
mo, appunto, la linea che vo-
gliono seguire il \iostro Parti
to e il nostro giornale nei con
fronti di tutti i paesi che co-
strutscono il socialismo. « Que
sta linea si ispira — ricor-
davamo — alia volonta dl 
un'analisl oggettiva, svolta 
sulla base del metodo critico 
che ci e dettato dalla nostra 
visione marxista e leninista, 
oltre che dalle molteplici espe
rienze vissute dal movimento 
operaio e dal nostro Partito». 
Aggiungevamo che la dtfficoh 
ta di un tale compito « & par-
ticolarmente evidente per la 
Cina, ta cui realta, estrema-
mente complessa, richiede 
senza dubbio — per essere 
conosciuta oggettivamente — 
approfonditi studi diretti e la 
continuazione dei tentativi di 
analisi che sono possibili sul
la base del materiale ufficia-
le a disposizione ». 

Quell awertenza sottolinea-
va, infine, che il *reporta' 
get aveva dunque il caratte-
re di a un primo approccio di
retto*, e che appunto come 
tale rispecchiava a nostro av-
viso a Vemozione di un primo 
contatton e risentiva -<deila 
brevita del tempo trascorso in 
Cinan. « Esso — concludeva 
quella nota — e tuttavia te-
stimonianza della nostra vo-
lontd di non privarci di una 
opportunity tnteressante. Ci 
auguriamo che ad essa segva 
la possibilita di un ulteriore, 
metodico e approfondito la
voro*. 

Pur consapevoli, doe. che 
— com'era evidente — nun si 
sarebbe fornito un quadro 
completo, non si sarebbe da
ta risposta ai molti e seri in-
terrogativi, non si narebbe 
avuta dinanzi una visione pro-
blematica — quale vuole es
sere nel nostro sforzo perma-
nente — abbiamo ritenuto 
egualmente utile fornire un 
resoconto delle cose viste e 
delle cose ascoltate, e doe 
una testimonianza che — co-
m'e per ogni testimonianza di 
questa natura — non pud non 
riflettere entro certi limitl la 
sensibilita propria deU'autore. 

Abbiamo confidato e conft-
diamo. in questa occasione 

Riprendono 

il 23 gennaio 
le trattative 

sul petrolio 
VIENNA, 16. 

I negoziati di Teheran sul pe
trolio nprenderanno il 23 gen
naio prossimo; k> ha annunciato 
questo pomcnggio la segretena 
generate dell'orgamzzazione dei 
paesi produtton di petrolio 
(OPEC), ctw ha sede a Vienna. 
Le conversazioni tra i paesi pro
dutton di petrolio e le societa 
petrolifere. che sarebbero dovu-
te ineominciare nella capitate 
iramana il 12 gennaio seorso, 
non poterono essere intra prese 
a fondo in seguito al nfluto 
dele societa importatrici di par-
tccipare ai negoziati, in seguito 
alia nehicsta dell'OPEC di au-
mentare il prezzo del greggio. 

come sempre, sulla intelligen-
za critica dei compagni e aei 
nostri lettori. Giacche noi. mi-
che qui, condividiamo piena
mente I'opinlone del compa
gno Brambilla: e falso rite
nere che visioni milizzalrici 
e semplicistiche possano esse
re facllmente e stabilmente 
accettate. Ma, proprio percib, 
laddove esse si fossero pre-
scntate — anche in questo 
caso — non dubitiamo che sia
no state avvertite come tali. 

Naturalmente, tutto cib non 
toglie nulla alia puntualita 
dell'incitamento critico che il 
compagno Brambilla ci rivol-
ge attorno alia esigenza del 
massimo sforzo per una plena 
rispondenza al metodo che ci 
siamo dato, 

Tutto clb serve solo a ri-
cordare che questa esperienza 
va vista come un contributo 
offerto per un avvlcinamento 
alia realtH cinese entro quei 
confini e quei limitl su cul 
sin dall'inizio abbiamo richia-
mato Vattenzione. Resta tutto 
aperto il problema — che ci 
auguriamo di poter risolvere 
in avvenire — di avere una 
conoscenza continuativa e ap-
profondita di questa grande 
realtd. rappresentata dalla Re-
pubblica popolare cinese. 

SCIOPERO ALLA FIAT DI BUENOS AIRES Nello stabilimento aulomoblllsllco tFlat 
Concord » di Buenos Aires, apparlente 

alia Fiat itallana, I'ammlnistrazlone ha llcenziato illegalmente I rappresentantl sindacall dei lavoratori. I slndacallsti avevano 
chiesto aumenti salarlall e mlgliori condizioni di lavoro. Alia rappresaglia I 2.500 lavoratori argentini hanno rlsposto con Io 
sclopero. Nella foto: gli operai in sciopero sul tetto dello stabilimento. 

Minacce di guerra dietro la crisi della strategia globale americana 

I conti che non tornano 
nella politica di Nixon 

Due anni di contraddizioni tra le esigenze dell'«impero» ed il peso del massiccio impegno mondiale sulla situa-
zione interna - II prezzo della vietnamizzazione - II ritiro delle truppe e solo una loro ridistribuzione - Un presidente 
che non sa perdere e che di fronte alia sconfitta in Indocina pu6 decidere di usare le armi atomiche tattiche 

L'America «in cerca di una 
politica estera >: con questo 
titolo alcune settimane fa la 
nota rivista Newsweek offriva 
ai suoi lettori un'interessan-
te inchiesta sulle contraddi
zioni della politica nixoniana 
nel mondo. Ma sono poi dav-
vero senza una politica estera 
gli Stati Uniti? Ad un'analisi 
un po' piu accurata non sem
bra essere questo il loro pro
blema. Cib che piuttosto viene 
alia luce e qualcosa di diver-
so. Gli Stati Uniti attraversa-
no, forse per la prima volta 
dalla fine della guerra mondia
le, una crisi profonda dei lo
ro indirizzj di politica inter-
nazionale, una crisi che scuo-
te e divide il paese sin nel-
le sue classi dirigenti. 

La soluzione 
non c'e 

La crisi non e cominciata 
oggi. Dura da alcuni anni. Ri-
sale al periodo quando Nixon 
non era ancora presidente. So 
lo che Nixon, come ogni nuo-
vo presidente deve fare, ave
va lasciato intendere di avere 
in tasca la soluzione. Invece 
oggi si comincia a vedere che 
la soluzione non c'e. D « mo
menta della verita» maturo 
nella primavera scorsa, quan
do Nixon decise 1'invasione 
della Cambogia. Allora U di-
battito fu furente e appassio
nato. Oggi la tensione sembra 
diminuita. Proprio per que
sto si vede perb meglio oggi 
come la crisi non fosse lega-
ta ad un awenimento contin-
gente, ma piu generate e pro 
fonda. Per procedere con piu 
ordine. vediamo comunque 
quel che dicono le analisi de
gli altri. 

Alia Casa Bianca Nixon non 
si 6 limitato a compiere al
cune scelte di politica estera. 
Cos! come spesso amano fa
re i president! americani, egli 
ha enunciate in una serie di 
discorsi quella che i commen-
tatori hanno subito definite 
una < dottrina >, che e poi sta
ta presentata come la dottri
na di un certo « disimpegno > 
americano. Gli Stati Uniti non 
se la sentivano piu di essere 
i gendarmi del mondo inte-
ro. «Semplicemente non ab
biamo abbastanza uomini c 
abbastanza soldi per farlo > 
ha detto un deputato dello 
stesso partito del presidente. 
Bemnteso. gli Stati Uniti non 
rinunciavano alle loro c posi-
zioni > nel mondo; contavano 
tuttavia che « altri > li avreb-
bero aiutati a difenderle. Ban
co di prova di questo orien-
tamento doveva essere il Viet
nam. che resta il progenia 
numero uno della politica 
americana: di qui il program 
ma di «vietnamizzazione > 
delta guerra. 

Ma — e riprendiamo I'ana-
lisi di Newsweek — «il fat
to e che sinora I'approccio del 
presidente alia direzione del
la politica estera e venuto 
meno alle sue promesse >: cib 
accadeva perche mentre par-
lava di disimpegno dalle com-

plicazloni oltremare, <egli e 
sempre stato pronto a lan-
ciarsi in un gioco d'azzardo 
aggressivo >. La rivista citava 
a questo proposito 1'aggres-
sione in Cambogia, i nuovi 
bombardamenti nel nord Viet
nam, la minaccia di interve-
nire in Giordania, la storia 
tutt'altro che chiara della cba-
se sovietica > a Cuba, con cui 
si e lasciato intravvedere un 
possibile nuovo attacco con
tro Castro. Ma non solo. In 
Europa accade qualcosa di 
analogo. Si era parlato della 
possibile riduzione di un 10% 
dei 285.000 soldati americani 
presenti nel continente. Su 
questa base si sono costretti 
gli alleati della Nato durante 
l'ultimo consiglio atlantico a 
sborsare un miliardo di dolla-
ri in piu per le spese milita-
ri. E ora non solo si garan-
tisce che quelle truppe non 
saranno ridotte, ma « privata-
mente esponenti americani as-
sicurano che esse potrebbero 
essere portate a circa 310.000 
uomini >. 

Sono questi i fenomeni al
ia superficie. In profondita ac
cade qualcosa di piu interes-
sante. Gli americani non in-
tendemo affatto < disimpe-
gnarsi >. Lo dice uno dei lo
ro analisti piu notj, il pro
fessor Brzezinsky. quando 
scrive che l'< impegno globa
le > americano e stato < de-
ciso dalla storia >. Esso non 
< pud essere quindi abbanio-
nato: la sola cosa importante 
e sapere quale forma e qua-
h' obiettivi avra *. In altre pa
role cid significa che I'impe-
rialismo americano non rnteo-
de — e non pud — rinuncia-
re di propria volonta a nessu-
na delle posizioni che detie-
ne nel mondo. Sono le «con-
quiste* del piu grande im-
perialismo della storia. Anchs 
trascurando il loro caraitere 
militare e la loro impronta 
di potenza. sia pure sotto il 
solo angolo economico esse 
restano decisive per gli Stati 
Uniti. 

Investimenti 
alVestero 

VAmerica importa da pae
si che controlla la maggior 
parte delle materie prime di 
cui la sua economia ha biso-
gno. Anche le sue esportaz;o-
m. per quanto relativamente 
non cospicue, sono essenzia-
li per la prosperita america
na. In piu ci sono gli investi
menti aU'estero: nella sola Eu
ropa essi ammontano a cir
ca 100 miliardi di dollari. Mil 
le ditte americane a caratte-
re < multinazionale» asseri-
scono che il 30% delle loro 
vendite proviene dalle loro fi-
liali o associate europee. Mol-
te di esse assicurano che so
no state proprio le vendite eu
ropee a «salvarle dal disa-
stro durante la presente re-
cessione negli Stati Uniti». 

L* imperialismo americano 
non pud quindi ritirarsi. Ma 
il pubblico americano sente 
U peso di questo impegno 

globale. c Vi e ormai > per 
tornare all'analisi di New
sweek cmeno appoggio in-
terno all'attivismo oltremare 
di quanto ve ne sia mai sta
to negli ultimi trent'anni >. 
(Credo vi sia appena biso-
gno di segnalare quanto sia 
eufemistico il termine c attivi-
smo >). La cosiddetta c dottri
na Nixon» e stata un espe-
diente per rassicurare l'opi-
nione americana. Di qui la 
facilita con cui la si con-
traddice in pratica. I critici 
del governo non hanno quin
di torto quando dicono che 
essa e < un semplice cambia-
mento di tattica » o — come 
asserisce Fulbright — < un 
mucchio di retorica >. Gli stes-
si sostenitori del presidente 
si trovano nei pasticci quan
do devono difenderla. Kissin
ger, che e il suo principale 
consigUere. si limita a dire 
che la «dottrina» non e un 
cmanuale di ricette*. Altri 
assicurano che si tratta sem
plicemente di un modo per 
< tirare avanti finche sapre-
mo che cosa possiamo fare >. 

Cumulo di 
contraddizioni 

La prima conseguenza e — 
secondo lo storico Schlesin-
ger, che fu consigliere di Ken
nedy — « un cumulo di con
traddizioni nei circoli presi-
denziali >. Dell'estensione di 
questi contrasti ha dato un 
quadro efficace il giornalista 
francese Andre Fontaine, pri
mo esperto di politica inter-
nazionale del Monde, dopo un 
suo soggiorno a Washington. 
Egli ha detto di avere trova-
to c sorprendenti differenze di 
valutazioni * fra colore f che 
hanno attualmente in mano 
relaborazione della diploma-
zia e della strategia negli Sta
ti Uniti >: si possono racco-
gliere opinioni contrastanti 
cda un edificio (del gover
no) aH'altro o persino da un 
piano airaltro dello stesso edi
ficio ». 

II Vietnam resta il punto 
dove queste contraddizioni e-
splodono nel modo piu dram-
matico. proprio perche la cri
si e cominciata di qui. L'Ame
rica e stata sconfitta. II deca-
no e nume dei commentato-
ri di politica internazionale de
gli Stati Uniti. 1'ormai ottan-
tenne Walter Lippman, lo ha 
detto con chiarezza: < Ci sia
mo noi. che siamo 200 milio-
ni, con i piu grandi armamen-
ti che qualsiasi paese abbia 
mai posseduto, e ci sono i 
nord - vietnamiti (perche poi 
non quelli del sud? * N.d.r.) 
che sono 20 milioni, con un 
sistema industriale primitivo. 
Eppure siamo stati incapaci 
di costringerli a fare quel che 
volevamo. Perche? Perche con-
tadini armati, disposti a mo-
rire. possono tenere testa alia 
piu grande potenza. Gli ele-
fanti non possono cacciare le 
zanzare da una palude ». 

Nixon ha promesso di ritl-
rare le sue truppe dal Viet
nam e probabilmente sara oo-

stretto a farlo. Da un lato, 
egli gioca in gran parte su 
questa promessa le carte di 
una sua rielezione nel '72. Dal-
l'altro — come risulta da una 
seconda inchiesta condotta dal
la stessa rivista Newsweek 
— lo spirito del corpo di spe-
dizjone americano in Indoci
na e a pezzi. Dal 50 al 60% 
degli uomini fanno uso di dro-
ghe. Soldati e ufficiali sono 
preoccupati soprattutto di ri-
portare a casa la pelle. ora 
che intravvedono una possi
bility di rientrare in patria. 
Molte unita rifiutano ormai 
qualsiasi missione pericolosa. 

« Nixon non 
sa perdere » 

Ma Nixon non vuole nem-
meno rassegnarsi alia sconfit
ta. Per il momenta ritira 
quindi le truppe col conta-
gocce, mentre cerca altri mez-
zi per continuare a condurre 
una guerra, che d'altronde si 
e estesa e in qualche caso in-
tensif icata. * II nostro proble
ma non e quello di ritirar-
ci dall'Asia» ha detto uno 
dei collaboratori del segreta-
rio di Stato Rogers, «ma di 
trovare il giusto modo per re-
stare in Asia >. Non ha quin
di torto il commentatore del
la Praoda di Mosca quando 
scrive che il famoso ritiro al-
tro non e se non < una redi-
stribuzione delle forze. una 
loro diversa dislocazione > che 
mira soprattutto a ridurre il 
numero delle vittime ameri
cane. 

E allora? Un giornalista che 
segue in America da vicino 
la politica del paese ci ha det
to: c State attenti a Nixon. Le 
truppe le ritira. se non tut
te. in gran parte. Ma non fac-
ciamoci prendere di sorpresa! 
II prezzo che Nixon vuole e 
altissimo >. E' un'opinione a-
naloga a quella raccolta da 
Andre Fontaine presso uno 
dei piO noti giomalisti ameri
cani: «Nixon non sa perde
re >: quindi in caso di scon
fitta dopo il ritiro del grosso 
del corpo di spedizione cegli 
potrebbe benissimo arrivare 
smo a impiegare armi atomi
che tattiche >. Dopo tutto 
Eisenhower, che aveva Ni
xon come vice - presidente. 
cera deciso a farlo nel 1953 
in Corea, se non fosse so-
praggiunto 1'armistizio >. 

Ora pud darsi che tutte 
queste siano semplici specula-
zioni. Walter Lippman, che 
pud avere avuto sentore di 
idee del genere, ha gia scrit-
to che e inutile pensarci. per
che c'e dietro il rischio di una 
terza guerra mondiale e per
che neanche l'c elefante » ato-
mico avra la meglio sulle 
czanzare* contadine. Che ipo-
tesi di questo genere possa
no anche essere soltanto evo-
cate. dice tuttavia quali peri-
coli racchiuda in sd Ia pre
sente crisi americana, quan
do al timone del paese vi so
no uomini come quelli che vi 
stanno oggi. 

Giuseppe Boffa 

Nei giorni scorsi 

a Roma 

Incontro fra 
delegazioni 
del PCI e 
della Lega 
jugoslava 

Nel quadro dei contattl che 
una delegazione della Lega del 
comunisti Jugoslav! ha avuto 
a Roma con vari partlti po
litic! Italian! sul problemi del 
rapport! tra lltalia e la Ju
goslavia, si e svolto un in
contro tra una delegazione 
del PCI, composta da! com
pagni Enrico Beflinguer, Gian-
carlo Pajetta, Sergio Segre 
e Rodolfo Mechini, e la dele
gazione della Lega, composta 
dai compagni Miha Tripalo, 
membro dell'esecutivo, e Luka 
Soldic, vice-responsabile della 
sezione internazionale della 
Legs. 

Airincontro, che si e svolto 
nel clima di fratema amicl-
zia che caratterizza i rappor-
ti tra I due partitl, hanno 
partecipato anche rambascia-
tore jugoslavo a Roma, Prica 
e il consigliere d'ambasclata, 
Vucinln, 

Nel corso delle conversazio
ni, si 6 proceduto a uno scam-
bio dl vedute su divers! pro
blem! di politica internazio
nale, su! quali si e riscontra-
ta una ampla Identita dl ve
dute. Una particolare atten
zione e stata dedicata a! rap
port! tra i due Paesi. 

Le due delegazioni hanno 
convenuto sulla opportunity 
di superare le difficolta esi
stentl fra Italia e Jugoslavia 
in seguito a! determinarsi del 
rinvio della visita in Italia 
del presidente Tito, e hanno 
constatato con soddisfazione 
Ia reciproca volonta dl con
tinuare ad operate per raf-
forzare ed estendere I'amici-
zia tra I due Paesl 

Le due delegazioni hanno 
inoltre manifestato la volonta 
di estendere ulterlormente i 
rapport! di collaborazione 

L'assassinio di Quandiej, Tabeu e Fotslng 

MERUN 
Ultime vittime 
di una feroce 
repressione 

II regime di Ahidjo tenta di soffocare nel 
sangue la lotta popolare per una indl-

pendenza autentica del paese 

Ernest Ouandi6 e stato as-
sassinato: il presidente del 
Camerun Ahidjo. sorpreso dal
le dimension! dello sdegno su-
scitato aU'estero dal processo 
di Yaounde, ha cerca'.o di 
chiudere rapidamente la par
tita graziando il vescovo cat-
tolico mons. Albert Ndongmo 
con altri due condannati e fa-
cendo contemporaneamente 
uccidere i tre rimanenii: il 
«compagno Emilio» — Er
nest Ouandie — Raphael Fot-
sing e Gabriel Tabeu. Ouan
die. alto dirigente deH'Unione 
dei popoli del Camerun era 
gia morto nella volonta del 
dittatore fin dal momenta del
la sua cattura avvenuta il 
21 agosto dell'anno seorso. 
Non aveva voluto chiedere 
clemenza. 

I tre assassinati sono le vit
time ultime di una feroce re
pressione che il regime di 
Yaounde, capeggiato da Ahi
djo. conduce da molti anni 
contro l'opposizione guida-
ta dall'UPC, un forte partito 
popolare che a meta degli an
ni 60 appariva ancora — ben-
che clandestino — come una 
forza destinata a imprimerc a 
breve scadenza una svolta al
ia politica del paese. Fonda-
ta nell'aprile del '48. meno 
di tre anni dopo la fine della 
seconda guerra mondiale. la 
UPC aveva trascinato in bre 
ve tempo centinaia di mi^liaia 
di africani nella lotta politica. 

In un paese coloniale semi-
feudale e patriarcale. spartito 
tra Francia e Inghilterra (do
po essere stato soggetto alia 
Germania fino alia prima 
guerra mondiale) con una eco
nomia completamente control-
lata dagli imperialisti, I'UPC 
lancid le parole d'ordine del-
l'abbattimento del coloniali-
smo, dell'indipendenza e del-
1'unificazione del Camerun: 
parole d'ordine che provenen-
do da un partito nazionale. 
non potevano non trovare lar-
ga risonanza. L'oppressione e 
lo sfruttamento coloniale col-
pivano infatti gli interessi di 
tutti. Nella primavera del '55 
il movimento rivoluzionario, 
gia da un anno all'offensiva, 
raggiunse il punto culminante. 
L'insurrezione sembrava ine-
vitabile. Attraverso le sue or
ganizzazioni sociali e cultura-
li l'UPC aveva stabilito pro-
fondi legami fra le masse con
tadine. la piccola borghesia e 
la modesta borghesia nazio
nale. 

Esisteva in certo senso una 
specie di potere popolare che 
contestava il potere coloniale 
e i suoi corrotti esponenti. 
Nell'aprile del 1955 venne pro-
clamato. in un appello storico. 
il crollo deirimperialismo nel 
Camerun. Alia vecchia richie-
sta che l'ONU stabilisse la da
ta in cui il paese sarebbe di-
ventato indipendente, venne 
sostituita la nuova parola d'or
dine: indipendenza imme-
diata. 

Le potenze mandatarie, so
prattutto Ia Francia. che am-
ministrava i nove deciml del 
paese. scatenarono ana re
pressione fulminea e crueota. 
Nel solo luglio del '55 venne-
ro uccise piu di 5 mila perso-
ne. II partito fu colto di sor
presa dal sanguinario attacco 
colonialista. Dopo i massacri. 
costretta alia clandestintti. 
l'UPC riorganizzd le sue file 
e quindi diede inizio alia lotta 
arrnata. Comincia la lunga. 
sconosciuta storia di una guer
ra civile della quale i processi 
e gli assassinii di questi gior
ni sono l'episodio piu recente. 

Conquistata rindipendenza 
nel 1961 il nuovo regime afn-
cano non mutd infatti I'atteg-
giamento della precedente 
amministrazione europea nei 
confronti dellUPC. Ahidjo. 
che era gia 1'uomo forte del 
paese fin dal '58. si preoctr> 
pd da un lato di assiciirare 
le condizioni favorevoli per le 
operazioni del capitale stra-
niero. dall'altro dedicd ogni 

cura a rafforzare l'apparato 
repressivo e a colpire jl mo
vimento popolare. Grandi ma-
nifestazioni contro il governo 
ebbero luogo nel 1966 e nel 
'67: eccidi e condanne a mor-
te furono gli strumenti con i 
quali vennero stroncate. Si 
calcola che i patriot! elimlna-
ti dalle Forze del dittatore 
siano almeno 80 mila. 

Inevitabilmente nel dramma 
camerunese le rivalita naiio-
nalistiche o — come si suoi 
dire quando si tratta deU'Afri-
ca — tribali, hanno un qual
che peso: il presidente Ahidjo 
si d assicurato un parlamen-
to ossequiente mettendo fuori 
legge l'opposizione e ha man-
tenuto al governo soltanto uo
mini a lui legati e comunque 
della sua regione. Gli opposi-
tori sono in prigione o in esi-
lio. II Camerun dal giorno del
l'indipendenza d di fatto in 
stato di emergenza. 

Prendendo occasione dal 
processo contro monsignor 
Ndongmo e Ernest Ouandie. 
un uomo politico camerunese 
in esilio Abel Eyinga, ha an
notate alcuni fatti sul quali 
vale la pena di riflettere. In 
una lettera al giornale Le 
Monde egli afferma: «Se ci 
sono tanti " complotti" clft 
accade perchd certe cause 11 
giustificano e li spiegano. La 
maggiore d la politica di feu-
dalizzazione (alia maniera dei 
sultanati del nord Camerun) 
praticata da Ahidjo e alia 
quale le genti del sud non 
sono mai state abituate >. Per 
attuare questa feudalizzazione 
< e quindi mantenersi ad ogni 
prezzo al potere * Ahidjo uti-
lizza qualsiasi strumento e dif-
fonde in particolare un clima 
generate di sospetto e di pau-
ra. «La delazione istituziona-
lizzata' e incoraggiata dalla 
Sedoc (polizia politica paralle-
la che ha diretto gli interroga-
tori ai recenti processi) e il tri-
balismo sono alcune delle armi 
awelenate al servizio del re
gime... dal 18 febbraio 1958 
(data dell'accesso al potere di 
Ahidjo) fino al mese di giugno 
di questo anno, nessuno dei 
ministri ammessi al potere, 
e originari del nord. come 
Ahidjo, d stato allontanato, 
mentre nello stesso periodo si 
d assistito ad un incrociarsi 
di entrate e di uscite di piu di 
54 ministri originari del sud 
rimasti in carica da on mini-
mo di un mese ad un massi
mo di 9 mesi >. L'autore rive-
la poi il proprio caso perso-
nale e afferma: cper aver 
manifestato l'intenzione di 
presentarmi alle ultime "ele-
zioni presidenziali" d«l mar-
zo '70 sono stato condannato 
— per ordine di Ahidjo — * 5 
anni di carcere dal tribunale 
militare di Yaounde senza 
neppure essere stato invitato 
a presentarmi davanti al ma-
gistrato per difendermi>. 

A questo punto non stupi-
sce che il Camerun sia per 
l'Europa e per rAmerica uno 
dei paesi piu « stabili >, oasi di 
sicurezza per gli uomini d'af-
fari di Francia. Germania e 
Stati Uniti. E non stupisce 
neppure che una dismvolta 
navigazione in politica estera 
abbia valso a questo regime 
una reputazione di govemo 
proteso a una politica di pa
ce. Ma anche la dittatura di 
Ahidjo, ogni tanto. deve get-
tare la maschera. Ora l*ha 
gettata consegnandb al boja 
un grande leader africano e 
due suoi compagni. dirigenti 
di una lotta popolare che m-
dica. dal lago di sangue che 
non Ilia ancora soffocata. Ia 
via della liberazione e dell'in
dipendenza autentica per i po
poli del Camerun. Nel *5B 
un altro dirigente delTUPC. 
Ruben Um Nyobe era caduto 
in combattimento; nel *60 a 
Ginevra. sicari assassinarono 
Felix Moumie. 
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