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La testimonianza delPunico giornalista occidentale che ha vissuto il processo di Conakry 

Un SS ouMava ID stereo in ftiiea 
II complotto per annullare l'indipendenza del paese diretto dal Portogallo e dai servizi segreti della Germania di Bonn - La collera 
popolare e il rischio certo di un trasferimento degli imputati - II comandante nazista si e suicidato dopo il fallimento dell'operazione 
quasi contemporaneamente all'ambasciatore fedesco a Lisbona - Perch6 era riuscita la sorpresa e come ha reagito il popolo guineano 

II ruolo del Presidente nella neutralita attiva della Finlandia 

Chi e Kekkonen 
« oppositore di pace » 

Una politica estera che ebbe inizio da un discorso a Stoccolma, in pieno 
1943-11 trattato di amicizia e di mutua assistenza con I'URSS 

Puntualmente — anche in 
occasione della visita del 
Presidente Kekkonen in Ita
lia — sulla stampa catlanti-
ca> e tornata a prevalere 
La figurazione semplicistica 
e per molti aspetti irriguar-
dosa, della < piccola > Finlan
dia. soggetta alia preponde-
ranza di una grande potenza. 
a ciri i finlandesi riuscireb-
bero a tenere testa solo 
con astuzia e stratagemmi. 
L'immagine logora di Davide 
e Golia non solo non aiuta a 
intendere la condotta neutra-
le e indi pendente della Fin
landia, ma non e utile nem-
meno per valutare seriamen-
te la piu vasta hnea politica 
di coesistenza e di sicurezza 
europea di cui Kekkonen e 
un convinto assertore. 

Una risposta 
a Kennedy 

In un suo interessante li
bra sulla politica estera di 
Helsinki, l^mbasciatore fm-
landese presso le Nazioni 
Unite. Max Jakobson. rac-
conta un fatto illuminante 
che risale al 1961. alia vigi-
lia della visita di Kekkonen 
negli Stati Uniti. D Presiden
te Kennedy chiese allora a 
Jakobson come mai 1'Unione 
Sovietica avesse permesso 
alia Finlandia di conservare 
la propria indipendenza. Lo 
ambasciatore scrive: < Cono-
scevo la domanda per averla 
gia sentita molte volte negli 
Stati Uniti. Tuttavia restai 
stupito per il fatto che que-
sta volta fosse il Presidente 
degli Stati Uniti a far la. Re-
plicai spiegando che la do
manda era mal posta: essa 
sembrava partire dall'ipotesi 
che l'indipendenza della Fin
landia dipendesse esclusiva-
mente dalla buona volonta 
sovietica e che chi la poneva 
considerasse la distruzione 
deU'indipendenza finlandese 
quasi conforme all'ordine na-
turale delle cose, per cui vi 
era ragione di dubitare che 
I'Unione Sovietica. permet-
tendo questa indipendenza. 
rnirasse a scopi poco chiari, 
probabilmente a gettare il fu-
tno negh occhi deH'Occiden-
te. La possibility che i fin
landesi stessi avessero avuto 
qualcosa da fare in questa 
faccenda non veniva oemrae-
no tenuta in considerazione!> 

Per intendere il senso del
le affermazioni di Jakobson 
occorre aver presente i car-
dini deH'attuale politica este
ra finlandese che portano il 
nome di Paasikivi e cb Kek
konen e che furono segnati 
gia nel 1943. in piena guerre 
della Finlandia. alleata alia 
Germania nazista. contro la 
URSS. in un coraggioso di
scorso tenuto a Stoccolma da 
Urho Kekkonen. che allora 
faceva gia parte della cosi-
detta c opposizione di pace ». 
ID quel discorso I'attuale 
presidente affermava che 
< gii interessi nazionali della 
Finlandia non potevano per-
mettere al Paese di restare 
un eterno silenzioso aziomsta 
di una poimca estera ostile 
all'Unione Sovietica ». 

Ispirato da questa visione 
reahstica del tutto nuova. 
Urho Kekkonen si awiava 
cosi. nel dopoguerra. a dare 
la parte piu fmituosa della 
sua opera politica quale 
stretto collaboratore dell'al-
lora Presidente Paasikivi. 
Ma pochi sanno. anche. che il 
testo del trattato di amicizia 
e di mutua assistenza tra 
Finlandia e UKSS. firmato 
nellaprile del 1WR trattato 
che tuttora co^Muisce il do
cument essenziale per la 
comprerisione rtella politica 
estera finlandese. e dovuto 
agls «tess. tiiil/tiKies! Intatu 
la ste«ura del teslo fu opera 
di Paasikivi e .1i Kekkonen. 
Questi aveva ur. ruoto di pn 
mo piano nella deirflazione 
finlandese che trattava a Mo-
sca con Molotov e Viscinskij. 

H testo venne accettato dal 
sovietici nella formulazione 
presentata dai finlandesi. 

Questo documento viene 
spesso agitato come un c dik
tat >. eppure esso precisa 
soltanto che c nel caso in 
cui la Finlandia o I'Unione 
Sovietica, attraverso il terri-
torio finlandese. fosse ogget-
to di una aggressione mUi-
tare da parte della Germa
nia o da parte di uno Stato 
alleato della Germania. la 
Finlandia, fedele ai propri 
impegni di Stato indipenden-
te, combattera per respinge-
re l'aggressione ». II trattato 
specifica. altresl. che le for-
ze annate finlandesi opere-
ranno soltanto entro il ter-
ritorio finlandese, «in casi di 
necessita» con l'aiuto della 
URSS e assieme ad essa. 
Consultazioni militari per i-
niziativa di ambedue le parti 
sono previste nell'articolo 2. 
La Dieta di Helsinki I'appro-
v6 con 157 voti contro 11; 30 
deputati erano assenti. 

Nel 1956 Kekkonen venne 
eletto per la prima volta al
ia presidenza della Repubbli-
ca. Una differenza essenzia
le esiste tra lui e Paasikivi. 
Ci sembra che mentre Paa
sikivi. essendo un conserva-
tore, solo in forza di una ro-
busta visione storica gettd le 
fondamenta di una nuova po
litica verso I'Unione Sovieti
ca, Kekkonen, invece ha con-
tribuito a consolidarla sulla 
base di una neutrality attiva 
anche in forza di una sua vi
sione sociale e politica piu 
dinamica facendo cosi entra-
re la Finlandia nell'arena po
litica europea e mondiale. E' 
durante la presidenza di 
Urho Kekkonen che la Fin
landia assume iniziative per 
creare c zone denucleanzza-
te» (la Scandinavia), pro
pone la sistemazione delle 
frontiere c calde >. come 
quelle che dividono — nella 
calotta polare artica — la 
Norvegia (Nato) daH'URSS e 
dalla neutrale Finlandia. 
Vale la pena di rifenrsi an
che al regime particolare che 
unisce la Finlandia alia Zo

na di Libero Scambio. 
Ma forse l'episodio di No

vosibirsk nel 1961 costituisce 
il momento piu caratterizzan-
te della personality politica 
di Kekkonen. Egli si trovava 
allora nelle Hawaii, in una 
tappa della sua visita ufficia-
le negli Stati Uniti e stava 
consumando la prima colazio-
ne allorche gli fu recapitata 
la nota sovietica. Poche oc-
chiate al testo gli bastarono 
per capire che la nota. in ve-
nta. non conteneva nessuna 
cntica alia politica estera 
ufficiale della Finlandia, 
bensi era diretta a sottoli-
neare la estrema tensione do-
vuta alia minaccia del revan-
cismo tedesco. A dispetto di 
molte sollecitazioni. non voi
le interrompere il suo viag-
gio e respinse ogm gesto su-
scettibile di creare il panico 
nell'opinione pubblica nazio-
nale e tntemazionale. Piu 
tardi. a chi gli chiedeva cosa 
avesse fatto dopo la lettura 
della nota. egb laconicamen-

Kekkonen 
a Taranto 

TARANTO. 30 
II presidente finlandese 

Kekkonen e giunto in aereo. 
poco dopo le II. all'aeropor-
to di Grottaglie 

II presidente. salutato con 
tre squilli di tromba seguiti 
dagh mm nazionali del due 
paesi. e soeso dall'aereo e 
ha pas*ato wt nvista una 
eompagnia di avieri con ban 
diera che prestava servi-
zio d onore. Successivamen 
te lospite e il suo seguito 
- a bordo di auto — hanno 
raggiunto Taranto. diretti al-
le aziende agncole della 
nforma fondiana di Pa te
rn isco. 

te replicava: « Andai a fare 
una nuotata! >. 

Tomato in Finlandia pro-
nuncid il suo discorso radio-
televisivo in cui polemizzo 
con gli inviati dei grandi 
quotidiani stranieri che era-
no precipitosamente giunti in 
Finlandia ad assistere alia 
« grande invasione >. equi-

paggiati pressappoco come 
Curzio Malaparte al tempo 
della guerra 1939-40 quando 
lo vidi istallato all'hotel 
Kamp con una vistosa pel-
liccia bianca che nessun fin
landese si sarebbe sognato di 
indossare. Kekkonen partiva 
giustamente dalla considera-
zione che I'Unione Sovietica 
non aveva mire espansioni-
stdche. bensi legittimi inte

ressi difensivi che dovevano 
essere visti nel quadro della 
crisi generate dei rapporti 
Est-Ovest. II suo famoso suc
cessive volo a Novosibirsk 
per incontrare Krusciov rap-
presento in definitiva un pas-
so qualitative in avanti nei 
rapporti finno-sovietici: non 
vi furono allora consultazio
ni militari e da allora in poi 
1'iniziau'va di tali consultazio
ni venne di fatto affidata al
ia Finlandia! 

Condotta 
coerente 

Gli esempi di una saggia e 
coerente condotta di Kekko
nen potrebbero proseguire. 
La Finlandia ha gia superato 
la prova come Paese neutra
le quale membro del Consi-
glio di Sicurezza dell'ONU. 
proprio durante la delicatis-
sima fase iniziale delta crisi 
del Medio Oriente. Anzi. la 
Finlandia risultava tra i 
quattro paesi graditi sia a 
Lsraele che ai Paesi arabi. 
che hanno accettato le sue 
truppe al servizio deH'ONU 
come osservatori nei punti di 
maggiore attrito. Inoltre. la 
Finlandia ha potuto supera-
re gli ostacoli finora frappo-
sti ad altri paesi neutrah. 
ex-belligeranti. e dotare il 
suo esercito di moderni mis-
sili pur mantenendo il volu
me delle spese militari a un 
livello tra i piu bassi della 
Europa: solo 1*1.6 per cento 
del reddito nazionale. L'ospi-
talita data ai negoziati SALT 
tra gli Stati Uniti e 1URSS. 
e I'impegno, infine. di pro-
muovere una conferenza di 
sicurezza europea. sono le 
piu recenti iniziative di que
sto piccolo Paese. senza di-
menticare la politica di ngo-
rosa neutralita verso le due 
Germanic 

Neutralita attiva. quinth. 
resta il tratto decisivo della 
condotta finlandese di que 
sto dopoguerra. a cm il Pre
sidente Kekkonen ha contn-
buito grandemente accumu-
lando in 15 anni un bilancio 
di idee e di atti a favore 
della pace, della collabora-
zione e della sicurezza che 
ben poche nazioni anche piu 
grandi possono vantare. 
Contenuti ben diversi. percid. 
in questa « Fmlandisierung * 
che l'ex mimstro bavarese 
Strauss tentd di applicare co 
me sprezzante etichetta di 
paragone alia Ostpolitik di 
Willy Brandt. 

Urho Kalevi Kekkonen. no-
nostante talune contraddir.o-
ni e difficolta della politica 
interna finlandese di oggi. 
resta il Presidente che ha 
portato in questo Paese un 
clima politico nuovo rompen-
do anche le barriere della 
discriminazione anticomuni-
sta E' il Presidente della 
stragrande maggioranza dei 
finlandesi. della parte piu o 
perosa e viva, anche pereh6 
eletto dalle siniftre. per la 
prima volta unite in una 
grande coalizione E' inutile 
aggiungere che non e amato 
dalla estrema destra nostal-
gica finlandese. 

Irma Mykkanen 

DI RITORNO DA 
CONAKRY, gennaio 

Se si vuolo capire ci6 che 
accade in queste settimane a 
Conakry, bisogna tener conto 
di quanto 1 gulneanl sono stati 
condlzionatl dalla loro decislo-
ne del 1958 di rompere con la 
dominazlone francese e di con-
qulstare l'indipendenza, per 
prlml e da soil in tutto 1'Afri
ca francofona; questa decisio-
ne, che ha dato loro un sen-
tlmento dl legittima fierezza, 
e stata la causa, In piu dl do-
dlcl annl, d'attacchl diretti, di 
complotti intern! ed Interna-
zlonali, di tentativi dl assassi-
nare 11 presidente Sekou Tou-
re, il cui sbocco, che si po-
trebbe deflnlre owio, e stato 
lo sbaroo portoghese del 22 no-
vembre a Conakry. Quest'ul-
tlma aggressione, per 11 suo 
carattere d'lntervento milltare 
diretto, per 11 numero dl vlttl-
me clvlll e militari che ha 
provocato, per i legami che ha 
avuto con agent! tedesco • oc
cidental! e con gruppl dl esl-
liati guineani e dl oppositori 
intern!, ha provocato delle 
reazionl popolari in cui, in 
Europa, e appena possiblle 
lmmaginare l'amplezza. Biso
gna tenere conto di questi fat-
ti nell'accogliere le nofcizle che 
giungono da Conakry: prima 11 
processo, pol le condanne, ora 
le esecuzioni. 

II processo, cosi come si b 
svolto, rovescla tutte le no
stra concezlon! della glustizla, 
per l'assenza degli accusati e 
per l'ascolto delle loro testl-
monianze su nastro magnet!-
co; e vero. Ma un processo 
pubblico — che purtroppo non 
e'e stato — non solo sarebbe 
stato ausplcablle, ma anche 
avrebbe maggiormente contri-
buito a fare piena luce sul 
complotto internazlonale di cui 
la Guinea e stata vittima. I 
mlel amicl guineani — cui lo 
avevo detto s!n dai primi gior-
nl — ml hanno rlsposto che 
era materialmente impossiblle 
trasferire gli accusati dalla 
prigione al Palazzo del Popo-
10 dove si svolgeva 11 proces
so, senza che questi fossero 
catturati dalla folia; dopo qua-
rantott'ore dl presenza a Co
nakry ho pensato che questo 
argomento non era senza va-
lore, anche se non ha com-
portato la nostra adesione e 
questo genere di processl. 

La folia, 11 popolo guineano 
— cui 11 governo ha dato le 
arm! — ha esercitato sul pote-
re una presslone che era dif
ficile non considerare; ha 
chiesto vendetta, perche ha 
sentito come un'umiliazione lo 
attacco di soldati stranieri 
aiutati da guineani armati dai 
portoghesl ed 11 tentativo dl 
poire in discussione la pro
pria indipendenza. In questo 
clima dl estrema tensione in 
tutto il paese, ben prima del-
l'inizio del processo, si sono 
svolte assemblee locali per 
gludicare i mercenari cattura
ti e coloro che li avevano 
aiutati; il verdetto e stato, 
ovunque, di morte per tutti. E 
in questo clima e iniziato e si 
6 svolto, all'assemblea nazio
nale trasformata in tribunale 
rivoluzionario supremo, 11 
processo che si e concluso 
con le 91 condanne a morte; a 
Conakry si e deciso quello che 
la popolazione esigeva, cioe la 
sanzione del verdetto che 
aveva emesso. Contxariamen-
te a cid che e stato scritto non 
ci sono state pubbliche ese
cuzioni; le prime quattro 
lmpiccagioni sono awenute al-
l'alba lungo 1'autostrada che 
conduce al centro della capi-
tale; i corpi sono rimasti espo. 
sti per una parte della gior-
nata. Questo modo d'agire pu6 
legittimamente urtare amid 
sinceri della Guinea, ma non 
pu6 in nessun modo far dl-
menticare che un popolo indl-
pendente e stato sorpreso nel 
cuore di una notte da truppe 
straniere sbarcate sulla loro 
terra, che un «comandante 
SS », che viveva nel paese da 
molti anni, ha diretto 1'inva-
sione, e che dei dirigenti che 
godevano della fiducia genera
te hanno confessato di aver 
preso parte al complotto. 

Distruggere la indipendenza 
guineana era uno degli scopi 
dell'aggressione che oggi mol
ti tendono a dimenticare. E 
nello stesso modo s! e parla-
to troppo poco deU'orgam/za 
zione di questa aggressione. 
La partecipazione del Porto
gallo si spiega: II rovescia-
mento del regime - avrebbe 
avuto come conseguenza la 
cessazione dell'appoggio che 
la Gumea da apertamente ai 
combattenti della guerra di 
liberazKme antiportoghese che 
il PAIGC conduce nella Gui
nea Bissau. Ci sono pero altre 
spiegazioni da trovare. Ho as-
sistito alle sei udienze tenute 
daU'assemblea narlonaie, tra
sformata m tribunalp nvolu-
zionano supremo, e mi e sta-
to cosi permesso di capire co
me 1'intngo si e snodato. 

Uno dei persona?gt centrall 
del complotto era un tedesco 
occidentale. Hermann Seibold. 
Infiltratosi in Guinea parecchi 
anni fa sotto la copertura del 
CJD (villaggio della gioventii 
crisuana); dirigeva a Kankan 
un centro artigianale ed ave
va stretto rapidamente rela-
zloni con alcunl ambientj go
verns tivi. Bisogna dire che la 
Germania occidentale aveva 
sensibilmente rafforzato in 
questi ultiml annl la sua pre
senza in Guinea; t suol const-
glierl tecnlcl erano present! 
nell'eserclto, nel servtzi d'in-
formazione, In quelli cinema-
tograficl, eccetera. In realU 
11 centro artigianale dl Kan
kan non era che una copertu
ra per Hermann Seibold, 11 

Ho lasciato Conakry martedl mattina dopo es
sere stato per tredici giorni in Guinea. Ho as-
sistito al processo ed alia condanna dei merce
nari portoghesi e di coloro che possono essere 
considerati i loro complici. Ho visitato parecchie 
citta e villaggi dell ' intemo: Kintia, Labbe, Pita, 
Mamou. Credo di conoscere bene il popolo gui
neano per averci vissuto insieme molte volte, dal 
1957 ad oggi. L'ho visto iniziare la lotta contro 
il colonizzatore ed ero presente nella piccola sala 
dell'assemblea territoriale di Conakry il 25 ago-
sto del 1958, durante il drammatico confronto fra 
Sekou Toure e De Gaulle, nel corso del quale il 
futuro presidente della Repubblica di Guinea an-
nuncid senza equivoci che il suo paese aveva 
scelto l'indipendenza. 

I. r. 

cui vero nome era quello dl 
Bruno Freltag, ex comandan
te delle SS e speclalista nel
la caccla ai partigiani In Nor
vegia ed in Francla negli an
ni 194044. Dai document! che 
gli sono stati sequestrati e che 
sono stati presentati al proces
so e rlsultato inequivocabil-
mente che Freitag. alias Sei
bold, era in strettl rapporti 
con I servizi segreti della RFT 
e che dirigeva Una vasta or-
ganlzzazlone di cui erano 
membri numerosl « consiglie-
ri » tedesco - occidentals Inol
tre manteneva rapporti co-
stanti con gruppi dl esiliatl 
guineani che preparavano con 
1 portoghesi l'aggressione del 
22 novembre e. servendosl di 
un aereo cargo utlllzzato da 
Bonn nel quadro della «coo-
perazione », aveva tntrodotto 
nel paese armi da guerra, che 
dovevano servire per equlpag-
giare una quinta colonna. Uno 
dei suo! agenti ha d'altra par. 
te trovato la morte durante 
i combattimenti a Conakry 
nelle prime ore del 22 novem-
bre; si tratta del conte Von 
Tiesenhausen, direttore della 
azienda « Fritz Werner » nella 
capitale. 

SI era pensato che fosse 
stato una delle prime vittime 
civilt dei mercenari sbarcati, 
ma le dichiarazioni dei prigio-
nieri permisero ben presto dl 
risalire fino a Freitag, che fu 

arrestato parecchie settimane 
dopo. Fra la corrispondenza 
dl quest'ultimo e stata trova-
ta la copla dl una lettera in-
viata dall'ambasciatore tede
sco - occidentale a Lisbona al
le autorlta di Bonn in cui si 
afferma: «le circostanze della 
morte del conte Von Tiesen
hausen saranno considerate 
dal dirigenti guineani come la 
conseguenza di attivita illega-
11 da parte dl cittadlni tede-
sco-occidentali »; « il conte — 
proseguiva la lettera — che ai 
e sacrificato per la Uberta sa-
ra onorato in Portogallo ». Nel 
corso del processo e stato pre-
cisato che il conte e stato 
ucciso accidentalmente dal 
mercenario che guidava all'as-
salto della villa di Belle Vue, 
dove credeva che dormisse 11 
presidente Sekou Toure; Frei
tag, dopo il suo arresto, ha 
parlato denunciando parecchi 
complici e si e in seguito sui
cidato; e si era suicidato, po
co prima, a Lisbona l'amba-
sciatore di Bonn che aveva 
mantenuto i rapporti tra la 
RFT ed 11 Portogallo per la 
preparazdone dell'invasione. 

Da quanto ml e stato rac-
contato sulla meccanlca del-
l'aggressione del 22 novem
bre, la sorpresa era riuscita 
in pieno. II governo guineano 
s'aspettava un attacco e Se
kou Toure l'aveva annunciato 
alia popolazione qualche gior-

no prima, ma si riteneva che 
l'invasione sarebbe avvenuta 
dalla Guinea Bissau ed alia 
frontiera erano state adottate 
le mlsure necessarle. Lo sbar
co nei pressl di Conakry in
vece non era stato prevlsto; 
cosi gli aggressor! — forze 
portoghesi ed esiliati guineani 
reclutati in Senegal e nella 
Costa d'Avorlo — si impadro-
nirono di parecchi punti stra
tegic!, penetrando nel minlste-
ro della difesa, nel princlpale 
campo milltare della citta, do
ve massacrarono tutti gli uf-
flciali che rluscirono a cattu-
rare, e nel carcere dove era-
no rinchiusi I prigionieri po-
litlci. In mattlnata gli effetti-
vi portoghesi bianchi si rem-
barcarono, persuasi che gli 
esiliati guineani, aiutati dai 
mercenari negri della Guinea 
Bissau, controllassero la sltua-
zlone e fossero In grado dl an-
nunclare all'inizlo de! pome-
rigglo la formazione - dl un 
nuovo governo. Erano certi 
che il presidente Sekou Toure 
fosse stato ucciso. 

Ma le forze sbarcate non 
hanno trovato 1* essenziale, 
cioe l'appogglo dl una quinta 
colonna numerosa. Infattl, dl 
fronte alia resistenza che veni-
va opposta in parecchi punti 
della citta, 1 congluratl non 
hanno indossato il bracciale 
verde, stabllito come segno di 
riconoscimento. L'intervento 
d! Sekou Toure alia radio du
rante la mattlnata e la di-
stribuzione della armi alia po
polazione hanno fatto 11 resto, 
mentre gli invasori, ormai, si 
disperdevano alia periferla 
della citta; alcuni hanno an
che tentato di fuggire a nuoto. 
per raggiungere le navl porto
ghesi che lncrociavano al lar
go; un portoghese e stato cat-
turato nelle Isole Loos a set-
te chilometri da Conakry. Per 
tre giorni i portoghesi hanno 
tentato di recuperare i loro 
uomini, inviando battelll; il 
che e stato interpretato come 
nuovi tentativi di sbarco. Ma 
la partita era perduta. I gui
neani avevano preso le armi 
e se ne erano servitl nel sen
so dlametralmente opposto a 
quello In cui si sperava a Li
sbona ed a Bonn. 

Robert Lambotte 
«l*Humanltg» e per lltalla 

nl*Unita» . 

Uganda 

Truppe fedeli 
a Obote 
resistono 

in una base 
del Nord 

DAR ES-SALAAM. 30 
Nonostante le smentite dello 

autore del recente colpo di Sta
to generate Amin, sono sempre 
piu numerose e insistenti le no-
tizie su scontri fra truppe « put-
schiste » e reparti fedeli al de-
posto presidente Obote. L'Asso-
ciated Press parla di c sparato-
rie sporadiche » nell'Uganda set-
tentrionale, di « disordini nei vil
laggi » (ammessi dalla stessa 
radio di Kampala) di «saccheg-
gi ed atti di violenza » che pro
babilmente sono nient'altro che 
azioni partigiane. Un aiutante 
del generale Amin ha detto — 
riferisce la stessa AP — che « in 
diverse localita del paese > lo 
esercito e in azione « per con
tribute al ristabilimento dello 
ordine ». 

La Reuter. TAP e (a Londra) 
il Daily Telegraph, affermano 
che gli scontri piu important! 
sono avvenuti intorno alia base 
aerea di Gulu, nel Nord della 
Uganda, la quale era rimasta in 
mano a ufficiali fedeli a Obote. 
Le sparatorie sono poi prosegui-
te per circa due ore nel centro 
abitato di Gulu e infine « un cer
to numero di ufficiali della base 
sarebbero stati arrestati». Se-
condo altre fonti. piu di mllle 
ufficiali e soldati. in parte fe-
riti. svenuti e forse morti. sono 
stati trasportati con autocarri 
al carcere di Luzira. L'AP. dal 
canto suo. fa seguire a queste 
informazioni anche la notizia 
che a Gulu si troverebbero un 
centinaio di consiglieri militari 
e di tecnici sovietici per inse-
gnare ai piloti ugandesi l'uso 
degli aerei MIG. 

Oggi a Londra il Times ha 
indirettamente riconosciuto che 
il governo di Londra non e 
estraneo al colpo di mano mili-
tare che ha portato al potere 
un uomo. Amin. amico della 
Gran Bretagna. 

Per quanto riguarda le reazio-
ni degli altri paesi africani al 
colpo di Stato. va segnalato che 
il presidente somalo generale 
Siad ha ribadito il suo appoggio 
morale e materiale ad Obote. 
Ci6 non significa — ha chiarito 
un portavoce deirambasciata 
somala a Dar Es-Salaam — che 
truppe somale saranno impiega-
te per riportare Obote al pote
re. L'assistenza materiale ad 
Obote sara tuttavia analoga a 
quella che van Stati africani 
forniscono ai movimenti di li-
berazione in Sud Africa. II por
tavoce ha anche invitato la 
Gran Bretagna a ritirare le sue 
truppe dal Kenia. per evitare 

•r una crisi mondiale ». 

Denunciando la « nuova sporca manovra » delle centrali americane 

La Pravda def inisce menzogne 
le voci d'intervento in Polonia 

Nelle giornate di dicembre i centri eversivi deirimperialismo hanno con-
centrato la loro attenzione sulla Polonia: ma i loro calcoli sono falliti » 

MOSCA, 30. 
La Pravda definlsce una 

«nuova sporca manovra» e 
una vsfrontata menzognan la 
notizia diffusa - dall'agenzla 
americana UPI secondo la 
quale a la Russia e pronta ad 
invadere la Polonia v. In un 
commento intitolato • Incuba-
trici di bugle» la Pravda af

ferma che questa informazio-
ne falsa e stata fatta pro
pria dal New York Daily News 
e successivamente, riprodot-
ta nelle «incubatricl ameri
cane dl bugle», e stata dif
fusa attraverso l'Atlantlco e 
incomincia ora ad essere aval-
lata da giornali borghesi sen
za scrupoli, mentre le varie 

Ecco altri 44 abbonati 
sostenitori dell'Unit a 

II lavoro verso sezioni, Case del 
popolo, Cooperative e Circoli 

Pubblichlamo un nuovo 
elenco dl abbonati sosteni
tori. Sono 44 noml che si 
aggiungono olle centinaia 
gia apparsi sulla « Uniti » 
nei giorni scorsi, prima 
ancora che i niziasse la 
• setlimana deirabbonamen-
to » che si conclude oggi. 

L'elenco ieve servire di 
esempio e di stimolo alle 
nostre organizzazioni e • chi 
deve sottoscrivere o abbonar-
si al nostro giomale. Invitia-
mo i dirigenti delle nostre 
sezioni, i membri dei Comi-
tati federali. gli € Amid del-
I'Unita », I nostri ispettori 
a lavorare verso tutti gli 
amici, i stmpatizzanti del 
Partilo, I compagni che po 
trebbero e dovrebbero aver 
gia fatto rabbonamento e che 
invece non sono stati ancora 
da noi awicinati. E li invi-
tiamo anche a lavorare ver
so tutte quelle orgnnizzozioni 
— sezioni. Case del popolo. 
Circoli, Cooperative — che 
potrebbero imitare quelli che 
pubblichlamo qui di seguito: 

Consolaio jugoslavo • Mila-
no; Comune di Sesto S. Gio 
vanni (Milano); Bar nstoran 
te Papi Uno - La Tignanica 
Vaiano (Firenze); Conjorzio 
nazionale bieticolton • Bolo
gna; Caravide Spa • Napoli; 
Bacci dott. Albino - Napoli; 
Taghafern awocalo Antonio 
- Napoli; Paduano Francesco 
• Napoli; Milone Francesco 
. Vico Monteleone (Napoli); 
Velotti Armando • Casona 
(Napoli); Sorazio Ermete -

Monfalcone (Gonzia); Siena 
Piero - Bolzano; Gianone Gio 
vanni - Torino; Coop. Ligu 
na • Savona; Verderio dot 
tor Mario - Asti: Gervaso 
Franco Valenza Po (Ales 
sandna); Lombard] Mario -
Valenza Po (Alessandria); 

' Garavelh Gino - Valenza Po 
(Alessandria); Coppa Batti-
sti - Trino Vercellese; Laz-
zanno Ermanno (Novara): 

. Nuovo Centro Raccolta Avis 
- S. MarUno (Ge) • Pronto 

. Soccorso; Colaboni Domeni 
co - Pnverno (Latina); Ne 
gozio Pecchia - Poggibonsi 
(S:ena); Vecchiarelli Sergio 
- Volterra (Pisa); Pulcmelli 
Ekirico Como; lacazzi On 
• Associazsone Italia Polonia 
- Roma; Tnca presso Muni 
cipm • Modena; Gozzi Anelk) 
- Cesena (Forli); PellaU 
Enzo - Modena; Coop, pro-
duzione e lavoro - Concordia 
(Modena); Poggetti ing. Gio
vanni • Pisa: Casa del po
polo - Botnfone (Pistoia); 
Torelli Zeno - Reggio Emilia 
(L. 150 000); Leoni Virgilio 
- Reggio Emilia: Breventani 
Bruno - Novi Ligure (Ales
sandria); Alleanza provin 
ciale contadim - Frosinone 
(L. 30.000): Marchetu Fran 
cesco • Jesi (Ancona): Bian 
ca Bracci Torsi Roma; Saĉ  
chetU Vasco • Villa Gesso • 
(Reggio Emilia): Consiglio , 
regionale sardo - Caglian; 
Casa del popolo - Villasanta -

.(Milano); SutU Pletro - Mi- ' 
la no; Dobrohloshj Giorgio -
Firenze; Maranzana Giusep-
pina . Milano. 

emittenti «libere » finanziate 
con 1 soldi della CIA ripren-
dono questa montatura e la 
trasmettono nei programmi 
per la Polonia e per gli altri 
Paesi socialist! 

«Le notizie che provengo-
no dalla Polonia — dice' la 
Pravda — testlmoniano che si 
stanno ora superando le dif
ficolta insorte nel Paese alia 
fine dello scorso anno. I la-
voratori polacchi hanno ac-
colto con particolare ricono-
scenza le manifestazioni di so-
lidarieta socialista col loro 
paese da parte dellUnlone So
vietica e degli altn stati so
cialist!. La recente visita del 
dirigenti polacch: a Mosca e 
stata considerata in Polonia 
come un nuovo passo per lo 
approfondimento della coope-
razione multilaterale ». ' 

eL'unione e il mutuo aiuto 
dei paesi socialisti fratelli — 
prosegue 11 giomale — ralle-
grano tutte le forze del pro-
gresso e della pace, e fanno 
andare su tutte le furie co
loro che calcnlano di sfrut-
tare le temporanee difficolta 
in Polonia per minare le po-
sizloni del socialismo. per ali-
mentare nuovamente la ten
sione nel mondo E' noto che 
nelle glomate dl dicembre 
dello scorso anno I centri 
eversivi deirimperialismo han
no concentrato la loro atten
zione sulla Polonia. Ma 1 cal
coli secondo cui lo sviluppo 
in questo paese socialista po-
tesse andare in una direzio-
ne favorevole all'lmperialismo 
sono falliti» 

Attribuendo a non preclsa-
te m fonti dell'Europa orien 
tale B i suol giudizi, l'agen-
zia americana aveva tracciato 
in questo modo li quadro del
la situazione polacca: « I so
vietici — dlceva 1TJPI — san
no che le maglie economlche 
e politlche sono cosi stretta-
mente intrecctate, che il con-
tinuare degli sciopen in Po
lonia potrebbe portare ad al
tri episodi dl violenza che, a 
loro volta, potrebbero deter
minate la caduta del nuovo 
segretario del partlto. Edward 
Gierek. Tutto ci6. hanno rife-
rito le fonli. potrebbe causa 
re mutamenti radicall nella 
struttura della Polonia e. co 
sa altrettanto grave, estender 
si ad altri paes: dell "Europe 
orientale. Al Cremlino — con-
cludeva l'agenzia — e stata 
presa al masslmo livello la 
decislone dl annlentare all'oii 
gine questa minaccia con la 
forza milltare, se Gierek non 
riuscisse a prevenire altre 
sommosse •. 

Inghilterro: 
si amplia 
il fronte 

degli scioperi 

LONDRA, 30 
Una serie di scioperi spon 

tanei alia "Ford" ha dato Im 
mediata risposta alia offerta 
padrona'e dl due sterline con 
tro la richiesta sindacale di 
12 sterline d'aumento alia set 
timana. Fra ieri e oggi un ter 
zo della manodopera e uscito 
dalle fabbriche in varie parti 
del paese. Se la direzlone 
non inula attegglamento l'agi 
tazione diverra ufficiale a par-
tire da lunedi, quando rtmar-
ranno bloccate tutte le ventl-
due officlne del complesso. 

I servizi postal! inglesl sono 
frattanto ancora paraJlzzati da 
una iotta ad oltranza che sta 
entrando nella sua terza set 
timana. L'organo confederale 
del sindacatl ha tentato di In 
terporre 1 suol buoni ufficl, 
mentre la solldarieta e la 
compattezza della categoria 
vanno trionfando sulle diffi
colta oggeUive della situazio
ne. Un altro sciopero improv 
viso dl diciassettemila lavora-
tori ha colpito le Industrie e-
lettroniche Lucas-Rotax a Lon
dra. Bradford e Wolverhamp
ton per protests contro 1 ml 
nacciati licenziament; 

Aereo indiano 
dirottato 

NUOVA DELHI, 30 
Un bimotore * Fokker F'nend-

ship > deUa eompagnia di ban 
d>era Indiana e Atato dirottato 
a Lahore, nel Pakistan occi
dentale. 

L'aereo era in volo di lineo 
da Srinagar a Jammu. nel Ka
shmir. A bordo vi erano 29 pa» 
seggeri e un oquipaggio di quat
tro persooe. 11 bimotore e at 
tcrrato a Lahore verso le 9 
(ora italiana), circa due ore 
dopo la partenza da Snnagar. 

Le autorita indiano accusano 
un'organizzazionc di c gucrri-
glieri > opcranti nel Kashmir. 

NOHTA 

C0NTINI 
VARIANTI 
E ALTRA 
LINGUISTICA 

Una raccolta di saggi 
(1038-1968). L. 8000 

SHIRER 
LA CADUTA 
DELLA FRANCIA 
Va Sedan all'occupaz'tone 
nazista 

La nuova podcrosa 
ricostruztone dell'autore della 
Storia del Terzo Reich. Una 
documentazione ricca dl 
risvolti sorprendenti mess* a 
servizio di un «racconto» 
awincente. L. 8000 

WAIN 
UNCIELO 
PIU PICCOLO 
Un apologo amaro e sorridente 
sulla line della privacy nella 
societa d'oggi. L. 1800 

ANDERSON 
RACCONTI 
DELL'OHIO 
Ritorna uno dei grandi 
« album » del primo Novecent* 
americano. L. 3000 

L'ERRA 
VDGU0 
Vratica non autoritaria 
nella sctiola 

Un testo collettivo sui 
tentativi di far usdre la scuola 
dai suoi binari obbligati. A 
cura di Elvio JFachinelli, Luiia 
Muraro Vaiani, Giuseppe 
Sartori-. L. 1400 

MUKAROVSKY 
La funzione, la norma e il 
valore estetico come fatti 
sociali 
Setniologia e sociologia 
dell'arte: tana riflessione tra 
le piu vive e decisive che gli 
studi di estetica abbiano dato 
nel nostro secolo. L. 1000 

INTRODUZIONE 
ALLA 
CIBERNETICA 
diW.RcrfsAshby 

I concetti-chiave della 
cibemetica, della teoria della 
comunicazione, e del metodi 
dl regolazione e controllo. 
L. 6000 

IPROBLEMI 
UMANI DEL 
MACCHINISMO 
INDUSTRIALE 
dl Georges Friedmann 
Lo sviluppo tecnologico e 
l'uomo d'oggi: unaindagine 
dl inquietante carica 
problematica. L. 3600 

SPRIAN0 
STORIA DEL PCI 
I I I . J fronti popolari, Stdin, 
la guerra. L. 4200 

«Un Iibro che fa onore alia 
nostra storiografia: chiaro, 
awincenre, coraggioso* 
(Giorgio Bocca)« Una materia 
incandescente trattata senza 
veli» (Paolo Alatri). 
Ricordiamo anche: Vol. I . Da 
Bordiga a Gramsci (L. 5000). 
Vol.11. Gli anni della 
clandeslinita (L. 5000). 
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