
T U n i t d / martedl 5 settembre 1972 PAG. 3 / c o m m e n t ! e at tual i fa 

Due opuscoli di Enzo Santarelli e Gastone Gensini 

IL NEOFASCISMO 
E I SUOI COMPLICI 

Un fenfafivo di bloccare la spinla offensiva delle masse che viene alimenfato dalla 
destra economica e avallafo dal governo atluale con la complicity di vasfi settori 
dell'apparafo stafale • Padici storiche e collegamenfi con le centrali infernazionali 

« Camicie nere », « cami-
cie brune », « croci di fer-
ro », « legionari dell'arean-
gelo Gabrielc». E poi 
« ustascia », « falangisti », 
« rexisti ». Ogni Paese d'Eu-
ropa fra le due guerre, sot-
to l'ombra e con l'aiuto fi-
nanziariamente non semprs 
modesto dei movimenti «gui-
da » d'ltalia e di Germania, 

. ha avuto il suo partito fa* 
scista o quantomeno il suo 
reparto, il suo tentativo, il 
suo conato non sempre ritt-
scito, spesso abortito di av-
ventura totalitaria. 

Noi ne abbiamo uno in ca-
•a nostra, pervicaee e trucu-
lento, sanguinario nel pas-
sato e sanguinoso al pre-
sente, terroristico nel ven-
tennio, violento oggi, che 
sta abbarbicato ancora ai 
tempi remoti, perche sono 
gli uomini del passato che 
tentano di far rivivere una 
loro stagione a chi contro 
quella stagione ha combat-
tuto, vincendola, ma non 
distruggendone le radici. 

La Resistenza, per limita-
re il discorso all'Italia. ha 
creato un regime di demo-
crazia antifascista, sancito 
nella Costituzione del 1948, 
ma lo strumento che dove-
va rispettare e applicare la 
Costituzione antifascista fe 
perseguire di conseguenza 
tutto cio che aveva sapore 
di fascismo e neo fascismo) 
ha preferito, come dice En
zo Santarelli, operare su un 
terreno di neutralisrno afa-
scista. Una concausa del fa
scismo sta nelle inadempien-
ze costituzionali dei gover-
ni diretti dalla DC, negli at-
teggiamenti passivi e per-
sino complici, a vari livelli, 
di molti settori dell'apparato 
dello Stato, come scrive Ga
stone Gensini. 

Sia Santarelli che Gensini 
in due diversi opuscoli (En
zo Santarelli, Fascismo e 
neofascismo, Edizioni della 
Lega per le autonomic e i 
poteri locali, Roma, 1972, 
pp. 60. L. 250; Gastone Gen
sini, Fascismo ieri e oggi, 
a cura della sezione cen-
trale scuole del PCI, Roma, 
1972, pp. 40, L. 100) trac-
eiano una sorta di diagnosi 
dei caratteri del neofasci
smo in Italia senza dimenti-
care, nel tracciare i contor-
ni deHMnsorgenza attuale, 
una delineazione dei carat
teri del fascismo 1919-'45. 

Su questo punto con mac-
giore insistenza Gensini: piu 
attento e invece Santarelli 
ad individuare le componen-
ti del neofascismo sia in re-
lazione al MSI che alia fun-
gaia di organizzazioni neo-
squadristiche paramilitari ed 
eversive che attorno al MSI 
si muovono e allignano. Si 
tratta di presenze che non 
possono non essere colloca
te nel quadro di quella of
fensiva delta societa capita-
listica che ha saputo dimo-
atrare su vari piani, in que
sto dopoguerra, capacita di 
soprawivenza e di ripresa. 
come Lucio Lombardo Radi-
ce e Lelio Basso hanno do-
cumentato in un rccente 
quaderno della rivista U/i.<t-
se. I/ondata neofa.scista rien-
tra in questa offensiva, ne 
£ una delle compnnenti an-
che se non e elemento co-

mune di tutto lo schiera-
mento del mondo industria-
le italiano ed e, anzi, un 
elemento ben individuabile 
nelle posizioni di una certa 
parte della categoria dei de-
tentori dei mezzi di produ-
zione. 

Ma questo non assolve cer-
to Confindustria e Confagri-
coltura, capitalismo di Stato 
e capitalismo private pote-
re cconomico e potere poli
tico dalla responsabilita di 
voler impedire — dice San
tarelli — un rinnovamento 
politico e istituzionale della 
societa italiana. Rcazionari 
e eonservatori avvertirono 
subito, aU'inriomani della li-
berazione, il pericolo che le 
vecchie istituzioni correva-
no, il rischio che cadessero 
antichi privilegi di casta, 
che si facesse strada la co-
scienza dei diritti inaliena-
bili di ciascuno, le radicali 
istanze popolari di democra-
zia. II movimento deWUomo 
qualunque fu la prima evi-
dente, palese alleanza in di-
fesa dell'antica oppressione, 
e sulle rovine della cata-
strofica conclusione di quel-
l'esperimento si dette vita 
a una piu aperta formazione 
fascista che si richiamava 
con estrema evidenza alia 
repubblica sociale. persino 
nel simbolo costituito da 
una fiamma tricolore che 
sgorga dal catafalco di Mus
solini. 

L'azione del neofascismo 
si paleso immediatamente, 
gli obiettivi furono subita-
mente evidenti: eversione 
dell'ordinamento repubblica-
no. attacco contro il movi
mento operaio con tutti i 
mezzi, subdoli o palesi ac-
canto alia < rinnovata voca-
zione — dice Santarelli — 
dei ceti reazionari per i 
blocchi d'ordine, che do-
vrebbero imprimere una 
svolta autoritaria al vertice 
dello Stato >. 

Aspirazioni e attacchi che 
vanno naturalmente di pari 
passo, tanto che e nei mo-
menti di maggior tensione 
internazionale che sul piano 
interno si accentuano le 
spinte reazionarie e si in-
fittiscono i tentativi di at
tacco fascista. O nei mo-
menti, come dimostrano le 
lotte operaie del 1969. di of
fensiva operaia, cioe nei 
momenti in cui la lotta 
acquista il carattere di bat-
taglia per la riaffermazio-
nc e Tallargamonto dei prin-
cipi democratic!. 

Oggi si e di fronte ad un 
intensificarsi deli'attacco al
ia democrazia, a una lotta 
condotta con mezzi terrori
stic! contro l'ordinamento 
enstituzionale che ha rag-
giunto con le bombe di Mi-
lano e la cosiddetta < re
pubblica di Sbarre » a Reg-
gio Calabria, il suo apice. 
Dietro 1'attacco fascista, e'e 
una non sempre passiva 
acquiescenza dell'apparato 
statale. II prefetto di Mila-
no, in quel suo ormai fa-
moso rapporto, partito fa-
ziosamente alPattacco del-
rextraparlamentarismo di si
nistra. non ha forse ignora-
to, smentito clamorosamen-
te dai fatti (tanto che in 
uno Stato ordinato e rispet-
toso della propria Costitu-

L'INVENZIONE DEL SECOLO 

Gratis da oggi 
un nastro-cassetta: 
stamane lo udite 

stosera cominciate a oarlare 
ina'ese, france*e, tedesco 

Derivato da un computer un nuovo, sbalordi-
tivo Metodo britannico - Comincia domani 
la distribuzione del dono ai nostri lettori 

n mondo degli scienziatl 
e dei tecnici e stato messo 
a rumore da una sbalor-
ditiva invenzione inslese II 
nostro corrispondente da 
Londra ci comunica in-
fatti che. in base ai dati 
elaborati da un cervello 
elettronico dopo un lungo 
lavoro di impostazione e 
di ricerca. £ stato messo 
a punto un nuovo Metodo 
che consent* di comincia 
re a parlare !e linsue nel
la stessa giornata La tec 
nica di oggi non finisce 
piu di stup-rci Ma non ba-
sta: VLitituto intern*7iona 
le Lintniaphone. deposita 
rio della nuova invenzio 
rw ha stan7iato una forte 
somma a scooo Dromoz'o 
nale per d:ffondere gra 
tuitamente. attraverso le 
sue R0 PlIlaH in tutto il 
mondo un nauro cassctta 
e un disco di prova. in 
tre lineue lnzle.se ,Pran 
cese e Tedesro 

I . lettori possono oosl 
esperimentare subito. a ca 
sa loro. senza spesa ne im 

pegni di sorta. questa ec-
cezionale invenzione. I let-
tori possono liberamente 
sceeliere fra nastro-cassetr 
ta e disco, a seconda del 
mezzo di riproduzione che 
posseggono. 

Maggion dettagli sono 
contenuti in un opuscolo 
che viene inviato. con le 
istnizioni per I'uso del na 
stro. o del disco, a chi lo 
richieda entro una settima 
na. scrirendo a: « La Nuo 
va Favella Lincuaphone 
Sez U'l via Borgospes 
so. 11 - 20121 Milanon 
specifirando se des'derano 
na.>tro-cassetta o disco e 
allegando 5 bolli da 50 lire 
l'uno per spese Col nastro 
cassetta o col disco — rl 
petiamo eratuitl e senza 
impegni di alcun genere 
— chiunque puA scopnre 
un nuovo Metodo per in 
crementare lavoro. rarrie 
ra. affari e sniadagni E* 
bfn<» anornfittare ogei stes 
so di quests opportunlta. 
offerta dalla tecnica mo 
derna e dal suoi passl da 
gigante in ognl campo. 

zione egli avrebbe dovuto 
o dimettersi o essere «sol-
levato » dal suo incarico), 
1'esistenza nella eitta della 
vera centrale di eversione, 
quella fascista? 

Ma tutto cio si spiega: 
dietro il fascismo attuale 
stanno mezzi potenti, non 
solo nazionali, perch6 la 
borghesia italiana ha potu-
to assicurare al neofasci
smo finanziamenti che se-
condo alcune indagini re-
centi sono venuti persino 
dalla Continental Illinois 
Bank e dalla Banque de Pa
ris et des Pays Bas. 

II gioco dunque ha colle-
gamenti internazionali che 
d'altra parte non si palesa-
no soltanto sul piano finan-
ziario. Cosi il neo fascismo 
italiano e collegato con gli 
ustascia, i neo nazisti, la fa-
lange spagnola, i colonnelli 
greci. E i fascist! e gli usta
scia vengono addestrati ol-
tre che in campi nostrani 
anche in Germania, mentre 
la CIA americana insegna ai 
fascisti croati la guerriglia 
per 1'attacco alle istituzioni 
jugoslave, e parimenti ai 
soldati australiani la tattica 
della guerra contro i viet-
namiti. 

Quando poi gli ustascia 
con 1'appoggio del neofasci
smo italiano, stabiliscono 
una base operativa a Trie
ste, come testa di ponte per 
la loro offensiva terroristi-
ca sul territorio jugoslavo, 
la polizia italiana, cioe uno 
degli organi dell'apparato 
statale, non si accorge di 
nulla. Cosi come l'apparato 
dello Stato non viene impe-
gnato a fondo nella batta-
glia contro il neofascismo 
nemmeno dopo le denunce 
della magistratura milanese 
e le iniziative di Bianchi 
D'Espinosa o dopo il discor
so di Almirante a Firenze. 

II cerchio di certe conipli-
cita, e Santarelli ci si sof-
ferma abbondantemente, e 
evidente. Borghese, ecco 
uno degli esempi portati, 
viene incriminato, ma il 
« Fronte nazionale » non vie
ne sciolto e non vengono 
sciolte le organizzazioni fian-
cheggiatrici del Movimento 
sociale. E' la tattica della 
scelta di neutrnlismo afa-
scista che si accentua ora 
con un governo abbondan
temente inquinato dai voti 
fascisti. Perche la DC con-
tinua nella tattica del < nes-
sun nemico a destra > e lo 
dimostra l'abusata teoria de
gli « opposti estremismi », 

Perche tutto questo? Per
che il governo soggiace al
le «spinte autoritarie del-
l'attuale fase di sviluppo del 
sistema economico-sociale 
del capitalismo», dice San
tarelli, ma anche perche, 
scrive Gensini «col '69 e 
con 1'autunno sindacale, col 
grande slancio del movimen
to operaio e popolare e ve-
nuto il momento in cui una 
parte della grande borghe
sia, settori dell'apparato sta
tale, ambient! della DC, in-
travedono nel nuovo fasci
smo uno strumento al pro-
prio servizio ». 

E' nata su queste basi an
che la relativa affermazione 
elettorale neofascista in Ita
lia. E' nato di conseguenza 
un governo di centro de
stra che sta obiettivamente 
operando scelte che raffor-
zano la destra economica, 
matrice del fascismo. A 
nuove forme di repressione 
ne] campo dei diritti costi
tuzionali, fa seguito un'of-
fensiva economica tendente 
a creare nuove difficolta 
sul piano delle necessity vi-
tali popolari. 

Nessun atteggiamento di 
cafastrofismo da parte no
stra, ma si tensa a mente 
che i successi del nazismo, 
negli anni dell'aennizzante 
Repubblica di Weimar, fu
rono dovuti alio sbocco sba-
gliato di una rivolta che 
nacque sull'onda di una mi-
seria sparsa a piene mani. 
con milinni di disoccupati e 
un astronomico vorticare in 
aseesa dei prezzi che porto 
ad una spaventosa inflazio-
nc. Certo. non siamo in 
quella situazione. Ma si de-
vono anche imDedirp e com-
battcre le scelte che posso
no in qualunque modo of-
frire anche un pur minimo 
contrihuto a qualunnuistiche 
insoddisfazioni e scontenti 
che possono alimentare il 
fascismo. 

E' una hattaglia naziona
le e internazionale insieme. 
« I fantasmi del neofascismo 
— concluderemo con Santa
relli — indicano un terreno 
di lotta di massa e di inizia-
tiva politico-sociale ed eco
nomica che e il piu conge-
niale al nuovo movimento 
operaio e democraiico che 
si e venuto formando e ma-
turando in Italia, sulla ba
se di una fitta saldatura fra 
piu generazioni, come ere-
dp e continuatore del gran
de moto della Resistenza e 
dell'antifascismo ». 

INTERVISTA AL COMANDANTE IN CAPO DEI GUERRIGLIERI DEL FRELIMO 

Nostro servizio 
TUNDURU. settembre 

«Come abbiamo respinto 
l'offensiva portoghese della 
primavera del 1970? Come gia 
in autunno eravamo al con-
trattacco e nel 1971 siamo 
passati alia controffensiva? 
Ecco, compagno, le cose so
no andate cosi. I portoghesl 
avevano schierato 35 mila uo
mini nella regione di Capo-
delgado, 6 mila nella regio
ne di Niassa, 3 mila in quel
la del Tete. Le nostre forze, 
in termini numerici, erano na
turalmente molto inferio-
ri. E lo stesso per le armi. 
Per esempio noi non abbia
mo aerei, e i portoghesi, in
vece, li hanno e li usano mas-
sicciamente. In piu, hanno 
impiegato elicotteri, truppe 
aviotrasportate, mezzi blinda-
ti, perfino mezzi da sbarco, 
sul lago Niassa. Come abbia
mo vinto? Bene, abbiamo vin-
to, militarmente, per l'alto 
grado di coscienza polltica 
dei nostri combattenti e di 
tutto il popolo. II nemico e 
stato battuto prima di tutto 
da questo fattore, che ci ha 
reso superior! anche sul pia
no militare. La nostra e una 
guerra di popolo, rivoluzio-
naria, ed e per questo che 
Poffensiva portoghese si § ri-
solta in un rovescio». 

Chi mi sta parlando e Se-
bastiano Mabote, comandante 
in capo dell'esercito guerri-
gliero del Frelimo, l'uomo 
piu temuto dai generali por
toghesi. sul quale hanno mes
so una grossa taglia. Lo si 
vorrebbe eliminare, proprio 
perche fra l'altro e un abi-
lissimo stratega. Kansa De 
Ariaga, il capo delle forze co-
loniali. mandato nel 1969 in 
Mozambico, da C\etano, per 
liquidare la guerriglia, lo ha 
provato sulla sua pelle. e ha 
dovuto rlconoscerlo. a Se riu-
sciamo a tagliargli la testa 
— parr- abbia detto —, deca-
pitiamo l'insurrezione ». E na
turalmente e il ragionamen-
to del generate colonialista, 
che non puo capire come in 
realta dietro Mabote ci sia 
una guerra popolare di libe-
razione nazionale. una capa
cita e una volonta di lotta 
che non dipendono soltanto 
dal talento di un co
mandante. 

Anche Mondlane era un 
grande dirigente, e assas-
sinandolo, i coloniahsti si il-
lusero di farla finita con il 
Frelimo. Ma e stato vero il 
contrario. Ad ogni modo, la 
ottusa brutalita di De Aria
ga, il suo rifiuto di ricono-
scere che il nemico non e 
un singolo uomo ma un m-
tiero popolo. porta in se una 
parte di verita. II ruolo di 
Mabote nei recenti success! 
della guerriglia e indiscuti-
bile. Ottimo organizzatore. ad-
dirittura gemale nel condur-
re le operazioni militari, a 
Iui si deve non solo il con-
solidamento delle posizioni 
del Frelimo nelle region! li-

Sebastiano Mabote, l'uomo piu temuto 
dai generali portoghesi, ci parla delle 
vittorie riportate dal Fronte nella 
guerra di popolo contro i colonialisti 
II gemellaggio tra Bologna 
e il campo di Tunduru, una delle 
basi delPesercito di liberazione 
Lotta armata e lotta di ricostruzione 
nazionale, due f acce di una 
medesima rivoluzione 
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berate di Niassa e dl Capo-
delgado ma la stessa libera
zione della gran parte della 
regione del Tete e 11 recente 
attraversamento dello Zam
besi che ha significato l'iso-
lamento complete di Cabora 
Bassa e dell'area dove si la-
vora alia diga omonima. Per 
i portoghesi e stato, questo, 
un colpo durissimo. 

Ho Incontrato Mabote a 
Tunduru, al Campo educazio-
nale del Frelimo, sul confi
ne fra il Mozambico e la Tan
zania. A Tunduru sono venu
to con una delegazione del 
Comune di Bologna. Bologna 
si e gemellata con il Campo 
educazionale, e la sua dele
gazione e arrivata fin qui, 
trecento chilometri a ovest 
di Mtwara, in plena boscaglia, 
per discutere con i dirigenti 
e 1 compagni mozambichiani 
come dare concretezza al 
patto. Ma di questo parlero 
piu avanti. nel corso di que
st! servizi sulla lotta e 11 la
voro del Frelimo. D'altra 
parte e lo stesso Mabote che 
durante l'intervista mi con-
durra sul discorso. Un'inter-
vista che non e stato facile 
portare in porto. Ogni mo
mento eravamo interrotti dai 
messaggi che giungevano dal
le zone di operazioni. dagli 
ordinl. Ie disposizioni che su
bito venivano date. A un cer
to punto, dopo un ennesimo 
dispaccio, s'e scusato, doveva 
partire d'improvviso. Mi sa-
rei dovuto accontentare di 
quello che avevo in mano. 
Due giorni dopo. mentre ci 
spostavamo con la nostra 
Land Rover lungo una pista, 
abbiamo incrociato la sua ca-
mionetta e cosi ci siamo ri-
trovati per qualche ora. Su
bito mi ha proposto di con-
cludere la nostra conversa
zione. 

A Tunduru Mabote e arri-
vato una mattina alle cinque, 
per darcl il benvenuto del 
Frelimo e per portarci il sa-
luto del suo presidente Ma-
cYtsl Samora. Veniva dal Te
te, un mese e mezzo di cam-
mino, e le ultime tappe le 
aveva compiute a ritmi for-
zati, per arrivare in tempo a 
trovarci. Quando gli chiedo 
un'intervista e mi dice di si, 
un compagno del CC del Fre
limo mi fa notare che sono 
fortunato, che sono il primo 
giornalista a intervistarlo, 
che finora non aveva mai vo-
luto essere intervistato. L'ec-
cezione e per il giornale del 
comunisti italiani, per sotto-
lineare la fraterna amicizia e 
la solidarieta internazionali-
sta che legano il Frelimo e 
il nostro Partito. Mabote ha 
insistito su questi legami, 
con convinzione. 

Parla rapido. sicuro. sempli-
ficando i problem!, andando 
al succo. Comunica una for-
za che a prima vista non gli 
si riconoscerebbe. E' un uo
mo piccolo, magrissimo. e in 
divisa senza gradi pare un 
soldato come gli altri. La 
sua camera 6 stata rapid is-
sima. AU'inizio della lotta ar
mata e passato dall'csercito 
portoghese dove era un sem-
pltce telegrafista, alia guerri
glia. E in pochi anni, nem
meno tre, e arrivato a co-
mandarla. 

Ho chiesto a Mabote di 
parlarmi della guerra, di co
me la conduce il Frelimo. 
delle sue fasi. delle sue pro-
spettive militari. Anche, ap-
punto. deH'offensiva porto
ghese del 1970. «Per i por
toghesi l'offensiva era dl de-
cisiva importanza. doveva to-
glierci definitivamente di 
mezzo, volev a essere la ri-
sposta ai nostri successi mi

litari, quelli del 1968 e del 
1969. Per noi ha rappresen-
tato una fase di crescita, un 
fatto di grande importanza. 
Ne siamo usciti rafforzali po-
liticamente e sul piano stes
so della tecnica di guerra. 
Abbiamo avuto la prova del
la nostra forza, ed e stato 
un enorme contribute alia 
crescita dell'entusiasmo. In
somnia. se vogliamo, una 
svolta ». 

II discorso, dunque, ripren-
de da questa svolta. «Biso-
gna chiarire subito — conti-
nua Mabote — che l'eserci-
to nemico ha compiti e ca
ratteri diversi dal nostro. E' 
un esercito colonialista. II no
stro esercito, invece, defini-
sce il suo carattere sulla ba
se dei suoi tre compiti prin
cipal! ai quali assolve sem
pre contemporaneamente, in 
ogni momento, anche in bat-
taglia. II primo e naturalmen
te di liquidare il nemico, di 
combattere per questo. II se-
condo e di mobilitare e or-
ganizzare politicamente il po
polo, dargli una coscienza an-
tiimperialista sempre piu ele-
vata. Tutti i nostri combat
tenti sono impegnati in que
sta direzione. e ognuno di 
essl e contemporaneamente 
un soldato e un commissa-
rio politico. E' importantis-
simo, per noi, questo aspet-
to della nostra lotta. perch^ 
cosi il nostro esercito ali-
menta di continuo le sue ra
dici popolari. II terzo compi-
to. infine, e di produrre, la-
vorare. La guerriglia lavora 
e produce per se. per vive-
re sulle sue proprie forze, 
e per aiutare i contadini a 
ricavare maggiori frutti dalla 
terra. Noi siamo gia In gra
do di sfruttare meglio la ric-
chezza nazionale. di appog-
giare il popolo anche per al

tri aspetti». 
II soldato del Frelimo, 

quando e in grado di farlo, 
insegna anche a scrivere, e 
maestro, infermiere, promuo-
ve la formazione delle coope
rative di villaggio, insomma 
ha precise funzioni civili, di 
trasformazione sociale per co-
minciare a uscire dall'arretra-
tezza. Ed e cosi che il nostro 
esercito aumenta di continuo, 
fra la popolazione, e anzi tut-
ta la popolazione diventa il 
nostro esercito. Abbiamo co
minciate in pochi. nel 1962, 
in duecento. Oggi siamo in 
molti. Noi facciamo una guer
ra di guerriglia e quando 
combattiamo, sulla linea del 
fuoco, le nostre forze aumen-
tano. aumentano i nostri ef-
fettivi. tutto il popolo diven
ta combattente ». 

«Ma il lavoro politico si 
rivolge anche ai portoghesi, 
ai mozambichiani utilizza-
ti dal nemico. Gli spieghia-
mo che combattiamo contro 
lo sfruttamento dell'uomo 
suU'uomo, e contro il colo-
nialismo. Non ci interessa se 
uno e bianco o nero. Ci inte
ressa chi e sfruttato e 
chi sfrutta. I mozambichiani 
passano in continuazione nel
le nostre file. Quanto ai por
toghesi, tutti sanno che non 
sono infrequenti i casi di di-
serzione. Quando poi li fac
ciamo prigionieri, la nostra 
regola e la clemenza. gli il-
lustriamo Ie ragioni della no
stra lotta. gli facciamo cono-
scere la nostra realta. e li 
consegniamo alia Croce Ros-
sa internazionale ». 

Domando qual e la forza 
della guerriglia. «Posso dirti 
— mi risponde Mabote —. 
che nel 1970 organizzavamo 
circa 20 mila uomini. Oggi 
siamo molti di piu. ma non 
posso rivelarti la cifra. Tutr 

URSS: COME STANNO MUTANDO GLI IMPIANTI PER L'ESTRAZIONE DEL CARBONE 

AUTOMAZIONE ITT MINIERA 
I lavoralori lasceranno i marfelli pneumafici per prendere in mano le leve dei modemi meccanismi - Gia oggi I'inlroduzione di nuove macchine 
ha porfafo cambiamenti profondi anche neH'organiuazione del lavoro • Perche aumenta la produttivita - In dieci anni raddoppiati i tecnici 

Adolfo Scalpdli 

MOSCA. settembre 
Le prevision! sul consumo 

dei combustibili mostrano che. 
anche sviluppando al massimo 
1'estrazione del petrolio e del 
gas e la produzione di ener 
gia di ongine nucleare. la 
URSS avra bisogno nel 1980 di 
oltre 800 mihoni di tonnel-
late di carbone. e verso il 
duemila di oltre 1 miliardo di 
tonne! late. 

L'Unione Sovietica. sul cui 
territorio e concentrata piu 
della meta delle riserve mon 
diali di carbone e che occupa 
il primo posto per 1'estra 
zione di esso. sara anche per 
I'awenire alia testa di que
sto settore dell'economia La 
graduate scomparsa delle pi-
ramidi di sterile, dunque. non 
sigmfica al fatto rhe sia ve
nuto meno rintercsse per que
sto antico combustibile. 

Anzi. questo processo riflet-
te la nuova tappa nello svi
luppo tecnico della Industrla 
carbonifera sovietica: in base 
•1U nuova tecnologU dl col-

tivazione delle mlniere, non 
sara piu necessario portare 
alia superficte mighaia di ton 
nellate di sterile. Le pira-
midi di questo materiale non 
si eleveranno piu sopra Ie 
nuove miniere giganti. dalle 
quali verranno estratti 4 fi 
milioni di tonnellate di car
bone all'anno e nelle quail la 
produttivita del lavoro sara dl 
3-4 volte superiore nspetto a 
quelle attualmente in eser-
cizio 

L'aumento della produttivita 
del lavoro. che rappresenta 
l'indirizzo generale dell'eco-
nomia sovietica, ha un ruolo 
particolare nello sviluppo del 
1'industria carbonifera. Quasi 
mille escavatrici «veloci» 
vengono utilu.zate nelle mi 
niere. Per Ie soluzlonl tecnl-
che cui si ispirano, le at 
trezzature mlnerarle soviet!-
che corrispondono ai migliori 
modem ester! e spesso li su-
perano. Una serle di mecca
nismi vengono esporUtl in al
tri pMSt 

L'estrazione media gioma-
liera nei settori in cui i la-
vori sono interamenle mecca-
nizzati supera le 1.500 tonnel 
late. La nuova tecnica per 
mette di perfezionare anche 
1'organizzazione del lavoro: di 
mese in mese anche le mi 
niere piu vecchie danno un 
quantitative sempre maggiore 
di combustibile. 

L'impiego di modernissiml 
impianti nduce. naturalmen 
te, il numero degli operai 
ausihan A questo proposito 
sorge perd una domanda: non 
portera "automazione ad una 
disoccupazione a tecnologica • 
di massa? L'espcnenza con 
ferma che non e J'automa 
zione in se a generare la 
disoccupazione. ma la sua 
« applicazione capitahslica ». 

Nelle condizioni del sociall-
smo, invece. I'automazione 
genera un problcma del tutto 
diverso. il problems della mo-
bilita delle qualirtche (che si 
pone su vasta scala). delta 
rlquallflcazlone, della prepa-

razione professionale, della 
istruzione. Non a caso il nu
mero degli ingegneri e dei 
tecnici nell'industria carboni
fera sovietica e quasi rad-
doppiato negli ultimi dieci an
ni. raggiungendo le 212 mila 
unita. mentre il numero de
gli specialisti con istruzione 
superiore e aumentato da 36 
a 64 mila unita. 

In tal modo, I'ammodema-
mento degli impianti mine 
rari richiede un piu elevate 
hvcllo d'istruzione da parte 
dei lavoratori. elimina la ma-
nodopera sussidiaria e fa in 
grossa re I'esercito del mina 
ton altamentc qualificati 
Quest! ultimi. a loro volta. 
fanno compiere del passi a 
vanli all'organizzazione del la
voro 

Tenendo conto di tutti que 
sti mutamenti, nel Donbass 
si stanno svolgendo gli ora 
lavori per creare una miniera 
nella quale la produttivita del 
lavoro sia superiore dl dieci 
volte rlspette al llvello attuale. 

Da essa si potranno estrarre 
4 milioni di tonnellate di car
bone ali'anno. i lavori di pre-
parazione delle gallerie ver
ranno svolti da impianti au-
tomatizzati che non richiede-
ranno la presenza permanente 
dell'uomo. II carbone sara 
portato in superficte per mez
zo di nastri trasportatori. tut
to il lavoro di pianificazione 
e di gestione verra svolto con 
1'ausilio dei calcolatori elet-
tronici. . 

In una miniera del genere 
non vi saranno i minatori di 
una volta. essi scompanranno 
insieme alle piramidi di ste
rile I minatori stanno dun 
que lasciando t martclli pneu-
matici per prendere in ma no 
le leve del comando dei mo
dern! meccanismi. 

A. Salutski 
(Novostt) 

tavia bisogna distinguere fra 
forze guerrigliere vere e pro
prie, e milizia popolare. Que
sta e molto importante per 
noi. E' composta dagli uomi
ni che restano nei villaggi 
cioe non e mobile. E* arma
ta, educata alia guerra dal 
nostro esercito, ha il compi-
to principale di vegliare sui 
villaggi e di difenderli in ca
so di attacco. Quando e'e un 
attacco, si stabilisce un rap
porto immediate e organico, 
sul piano militare, fra mili
zia ed esercito, e questo ve-
de cosi, enormemente aumen-
tata la sua efficienza aggres-
siva e difensiva. Naturalmen
te in senso generale, il no
stro esercito comprende la 
milizia popolare, che nel 
1970 faceva parte dei 20 mi
la uomini di cui ho parlato. 
Poi perd e'e tutta 1'organizza
zione logistica, dei trasporti 
dei materiali militari, cui 
partecipa 1'intiera popolazio
ne. Un ingranaggio perfetta-
mente funzionante, che co-
sta enormi sacrificl, perche 
tutto deve essere trasporta-
to a piedi, con grandi cari-
chi sulle spalle. Ma la no
stra gente sa per che cosa 
si sacrifica, vede che cosa fa 
il Frelimo nelle zone libere. 
per lei. La sua partecipazione 
e totale, ed e per la guerri
glia l'indispensabile retroter-
ra. la base del suo successo ». 

«AHora e chiaro in che mi-
sura la componente politica. 
sociale, culturale. costituisce 
la struttura della nostra guer
ra. II fatto che si sia cre-
sciuti anche militarmente, 
che si abbia un'artiglieria. 
che proprio durante l'offen
siva portoghese del 1970 si 
sia combattuto e vinto, cer
te volte, anche in scontri 
frontali, non solo impiegan-
do la manovrabilita guerri-
gliera. non toglie ne mai po-
trebbe togliere il carattere 
fondamentalmente politico 
della nostra lotta ». 

E qui siamo a Tunduru. 
al Campo educazionale. «A1-
lora dice Mabote —. e tan
to piu chiaro che non esiste 
un fronte di guerra e una re-
trovia. II fronte e ovunque. 
Lo stesso Campo di Tunduru, 
dove abbiamo cominciato a 
parlare, e sulla linea del fuo
co. Anzi lo e in maniera par
ticolare. Non per niente i 
portoghesi hanno minacciato 
di bombardare ogni altro no
stro campo di educazione. Non 
per niente pochi mesi fa e 
stato abbattuto sul confine 
fra il Mozambico e la Tanza
nia un aereo nemico che si 
avvicinava a Tunduru. A 
Tunduru ci sono piu di mil
le persone, giovani. bambini 
e ragazzi. ai quali diamo un 
insegnamento scolastico pri-
mario. che sono i nostri nuo-
vi quadri che facciamo ere-
scere per la ricostruzione del 
paese ». 

a La parola d'ordine del 
Frelimo 6 lotta di liberazio
ne nazionale, lotta di rico
struzione nazionale. Non e'e 
scissione di tempo, di impor
tanza, fra i due momenti. 8o-
no le due facce di una stes
sa rivoluzione, e proprio per
che noi sappiamo benissimo 
che senza ricostruire subito 
la nazione, via via che la 
strappiamo al dominio colo-
niale. non la libereremmo 
mai dal colonialismo. dallo 
sfruttamento capitalista, im-
perialista. A Tunduru com
battiamo per questo. nelle 
difficolta che hat visto con 
i pochi mezzi di cui dispo-
niamo. Tunduru e importan-
tissimo per noi, ed e impor-
tantissimo per noi che una 
grande citta democratica co
me Bologna abbia stretto 
con il nostro Campo un pat-
to di amicizia, si sia impegna-
ta ad aiutarci. Ti ripeto. Tun
duru e sulla linea del fuoco, 
e l'aiuto di Bologna colpira 
direttamente. anch'esso, lo 
esercito portoghese ». 

L'intervista e finita. Ci so
no ancora i saluti ai demo
cratic! italiani. ai comunisti 
italiani. Una stretta di ma
no. il fraterno augurio di n-
trovarci al piu presto, a par
lare delle nuove vittorie del 
Frelimo 

Ermanno Lupi 
(conttnua) 

Nella foto in alto: il coman
dante Mabote (al centro). Nella 
carlina del Moiambico le ion* 
contrassegnate con il Iratteggie 
a quadrelti sono quelle liberate; 
le tone con il trattegglo a right 
sono quelle della ffueirtfMa. 
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