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Mozambico: viaggio nelle zone liberate dai partigiani 

A SCUOLA 
NELLA FORESTA 

Nonosfante i bombardamenti degli aerei portoghesi, nelle province amminisfrate 
dalle forze di liberazione, bambini e ragazzi imparano a leggere e a scrivere 
Soflo il dominio colonialista non esisleva in queste zone neppure una scuola 

, Dal nostro inviato 
DI RITORNO DAL MOZAMBICO, gennaio 

Sugli altoplanl di Cabo Delgado, una delle tre province del Mozambico liberate dal dominio 
portoghese (nella quarta, Monica e Sofala si e aperto quattro mesi fa un nuovo fronte), la 
maggioranza della popolazione del villaggi non ha mai visto I bianchi. Qui si arriva soltanto 
a piedi, dopo marce di ore, e i colonialist! portoghesi non avevano bisogno di venire di 
persona. Per sfruttare le popolazioni indigene si servivano dei « regulus », — elementi locali 
a loro asserviti — e delle truppe arruolate in altre province. Cosi, adesso, qualche bam
bino, quando cl lncontra, si _ _ _ _ 

Gli alunni della scuola-piloia del distretlo di Nangade. 

spaventa e piange dlsperato. 
Ha sentito dire dal plu gran-
dicelli e dai genltori che 1 
portoghesi sono bianchi e, ve-
dendocl passare In colonna, 
pensa che slano arrlvati i ne-
micl, e con loro, le razzle e 
le distruzloni. (Qui tuttl cono-
scono 11 massacro di Mueda, 
la cltta dl questa provlncia 
dove 11 16 giugno 11)60 furo-
no trucldate In una piazza 
clnquecento persone Inerml 
fra cui molte donne e moltl 
bambini. Tuttl sanno anche 
dei campl dl concentramento 
dove 1 portoghesi trascinano 
le popolazioni di inter! villag
gi, non appena nelle vicinan-
ze comincia ad organizzarsl 
la lotta armata). 

Ma 1 bambini che al no
stro passaggio scappano a rlfu* 
giarsi fra le gonne delle ma-
drl sono pochi: gli altri, ed 
In particolare quelli della scuo-

Quattro sanguinosi regolamenti di conti nella guerra fra gang 

Le nuove vie della «mala» a Roma 
L'uccisione di Carlo Faiella - « Chi sbaglia muore » & la parol a d'ordine - Killers in automobile - II denaro 
come supremazia - Contrabbando d'armi - La via della droga - La polizia dice « non c'e niente da fare » 

Tre revolverate: due alia 
schiena, una alia nuca, il col-

• po di grazia. Cos! viene trova-
to, poco dopo la. meazanotte 
del 29 dicembre, Carlo Faiel
la, il play boy della «mala», 
un curriculum > piuttosto nu-
trito di truffe (una addirittu-
ra da un miliardo), scippi, 
furti, una sparatoria, un flirt 
con l'ex moglie di Peppino Di 
Capri, Roberta Stoppa. I kil
lers sono gia lontani quan
do il suo cadavere vlene sco-
perto, in viale Pilsudsky — al 
Parioli, il quartiere bene di 
Roma — a bordo di una Ci
troen, con tanto di radio sin-
cronizzata sulla lunghezza di 
onda delio radio della poli
zia. Come In un film a gial-
lo» che si nspetti, secondo 
la migliore tradizione: gli in-
gredienti ci sono tutti, o qua
si: belle donne, un solido gi
ro di quattrini, night clubs, 
lussuose macchine, arnn, 
rivalita tra gangster. E' l'ul-
tima « grana », almeno finora, 
per la squadra mobile di 
Roma. 

Perche Carlo Faiella e so
lo l'ultima vittima della guer
ra tra gang, di quella guerra 
della «mala» romana In atto 
da circa due mesi. Prima di 
lui sono gia caduti sotto il 
piombo degli avversan Sergio 
Maccarelli. il boss del rac
ket delle bische (imputato nel 
processo che vede sul banco 
degli accusati anche 11 vice-
questore Scire, ex capo del
la Mobile romana). il suo 
amico Italo Pasquale. Giu
seppe Alfano. a Chi sbaglia, 
muore » sembra essere diven-
tato 11 codice della cnuova 
mala R. 

Una volta 1 conti venivano 
regolati a suon di pugni e cal-
Ci, pestaggi e agguati nottur-
ni: a lult'al piu ci scappaia 
Qualche coltellala. e poi, in-
tendiamoct, solo per sfre-
glare chi aveva "sgarralo", tut-
to in lamiglia, tnsommn...» di-
cono alcuni dei funzionari 

A Camerino 
Pistruttoria 
sull'arsenale 
clandestino 

CAMERINO. 6. 
Gli atii delTistruttoria forma-

le sul rinvenimento del grosso 
arsenate di armi ed esplosivi av-
venuto a Svolte di Fiungo (Ca
merino). il 10 novembre scorso. 
sono tornati al dottor Spagnuo-
lo. giudice istrultore del tribu
n a l di Camerino. 

I fascicoh. che da Camerino 
erano stati awiati alia corte 
d'Appello di Ancona — per far-
ne prender visione al procura-
tore gencrale dottor Arrigo Gu-
gliormclla — hanno fatlo ntor-
no a Camerino e sono stati di 
nuovo affidati al dottor Spa-
gnuolo. 

Intanto, in provmcia di Came 
rino. ramministrazione comu 
nale della cittadina di Caste!-
raimondo. retta da una giunta 
democristiana, ha negato ai fa 
scisti del MSI la sala comuna 
le. II MSI di Maccrata aveva 
infatti chiesto 1'uso della sala 
corr.unale. a Castelraimonrlo. 
per tenere il suo congresso pro 
vinciale. Questo prowedimento 
della giunta comunale ha inenn 
trato il favore di tutta la po-

rtlazionc, de!!a quale sono noti 
•Mrtimenti a&tifrjcisti. 

della squadra mobile, i «ve
teran! » del mestiere. «Oggi, 
invece — dice chi conosce be
ne il "giro", T '"ambiente* .— 
i metodi sono cambiali. La 
mala non e piu quella ar-
tigtanale di una volta... ha 
messo da parte' il coltello 
per la pistola, il mitra. Al po-
sto del borsaiolo, del "topo 
d'appartamenti", del "malan-
drino" di borgata, parolaio, 
facilone, approssimativo, sem-
pre ottento a non inguaiarsi 
con atti di violenza inutile, 
ecco le nuove "leve", che agi-
scono spesso con una tecnica 
studiata net minimi partico-
lari... ecco i racket delle bi
sche. del night, della droga, 
della prostituzione, c quindi 
le zone di "influenza", gli 
scontri tra gang rivalt...». 

Maccarelli, Pasquale. Alfa
no, Faiella. Sono gli ultimi 
quattro caduti sul fronte dl 
questa guerra tra bande riva-
li, una lotta spietata e senza 
exclusion! dl colpi: quattro 
morti in appena due mesi. E, 
probabilmente, la lista e desti-
nata ad allungarsi. - Tranne 
Giuseppe Alfano, un anziano 
contrabbandiere siciliano. tut
ti giovani, come, del resto, 
tutte le nuove « leve » « Sono 
giovani dal 18 ai 25 anni — 
dice il direttore di un carcere 
— spesso disoccupati. emargi-
nati, ma assetatt di bent di 
consumo che vogliono procu-
rarst ad oqm costo.. » Non 
va dimenticato che la disoc-
cupazione, forma primaria di 
emarginazione sociale. tocca 
vertici non trascurabili pro 
pno in una citta come Roma, 
nesjando a migliaia di giovani 
un Iavoro stabile e quindi la 
possibihta di una vita rego-
lare. II denaro, subito. non 
importa come, il denaro in 
cima ad ogni cosa: ecco la 
meta per questi giovani. cre-
sciutl. in maggior parte, nel
le borpate della penfena. ne-
gli squallidi quartieri dormi-
tono della citt* nemica che 
tende sempre piu ad emargi-
narh E del resto — come 
ha affermato Franco Ferra-
rotti. direttore deiristituto di 
sociologia alTUniversita di Ro
ma — non e propno «/o stes-
so valore riconosciuto dalla 
socteta industrtalc ai quattri
ni e al successo che agtsce 
come potente stimolo verso 
Vattwita cnminale »? 

II denaro come supremazia. 
dunque E per difendere que
sta supremazia. questo dena
ro m facile », le nuove « leve » 
della malavlta non esitano a 
gtocare U tutto per tutto, an
che all'lnterno stesso della de-
Iinquenza, contro le bande ri-
vali Ed ecco. allora. i san 
guinosi regolamenti di conti, 
le sparatone in mezzo alia 
strada, in pieno giomo L'am-
biente tr cui maturano t de-
Iitti di questi mesi e sempre 
lo stesso. identico il filone: 
qucllo della ' • nuova mala ». 
quello delle gang in lnlta per 
conqulstare o difendere la lo
ro fetta nei rackets dei night, 
della prostituzione. della dro
ga. delle bische 

E la parola e alle armi. 
Tanto. procurarsene e quasi 
un gioco. almeno per chi e 
addentro nel giro A Roma 
non e difficile, per esempio, 
reperire una * Beretta ». una 
« Walther . una « Browning » 
o add nttura uno « Sten n o un 
«Mab» Una volta trovato 
Cuomo glusto. diventa solo 
questione di prezzo: 70100 ml-
la lire per un buon mitra, 30 
mila lire per una « Beretta», 
anche centomila per una 
«Brownlng» o una «WalMier». 

• Quello del contrabbando del
le armi e diventato ormai 
una delle attivitS. criminali 
piii, fiorent}. ,.., 

La prima tappa di questa 
sanguinosa, guerra e il rego-
la'rile'nto di conti di Torma-
rancia, la sera del 18 otto-
bre scorso. Sergio Maccarel
li e un gruppetto di amici, 
fra i quali suo fratello e Ita
lo Pasquale, si trovano In via
le di Tormarancia, davantl 
ad un bar. Arriva all'improv-
viso una « 123» con quattro 
sconosciuti a bordo, I volti 
copertl da calzamaglie. L'au 
to si ferma davanti al grup
petto: poi, immediatamente. 
una scarica di revolverate. 
Quando la « 125» dei killers 
ri parte a tutto gas, sull'asfalto 
giacciono. crivellatl di colpi. 
i cadaver! dl Sergio Macca
relli e dl Italo Pasquale 

In galera ne sono finiti pa-
recchi. per questa storia: 
Francesco Costanzo, a er ca-
labrotto. Michele Carella. 
« 11 siciliano», Peppe RussO, 
nip<He del piu tamoso boss 
mafloso Genco Russo, Rena-
to Malagigi, tuttl giovani, tut
ta gente dalla pistola facile, a 
sentire la polizia, pronta a 
tirar fuori la rivoletella pur 
di non «perdere la faccia» 
davanti a qualche asgarron. 

Ma il movente? Difficile dir- f tri due dei contendentl rl-
lo, ancora adesso. Si parla di 
contrabbando dl sigarette, si 

per" ir cbntrbllo Mel glocb^'dl' 
azzaxdo,;P«tl%,«pxQtezlpn« »-
ai riighfc- E*-ti«rtor^onnmque, 
che, specialmente in questi 
settorl. e in atto una guerra 
sotterranea. Nell'arco di alcu
ni mesi, a Roma, quattro o 
cinque sono stati i night
clubs demoliti prima da risse 
fra a client!» occasional!, 
quindi da «strani» incendi: 
altri sono stati chiusi in se-
guito a sparatorie. spesso pro
vocate ad arte, proprio per
che ll padrone si rifiutava 
di pagare la «tangente» o 
perche il locale dava «fa-
stidio ». 

Anche l boss del traffico di 
« bionde», comunque. parla-
no con le pistole. Come al 
Colosseo, un mese dopo il du-
plice delitto di Tormarancia. 
AH'incrocio tra via del Colos
seo e via del Buonconslglio 
di pistoleri ce ne sono sei: 
un vero e proprio tiro mcro-
ciato, tra un iuggi fuggi ge
ncrale AI n cessate il fuoco ». 
un cadavere steso sul selcia-
to- e quello di Giuseppe Alfa 
no. 64 anni, noto trafficante 
in c bionde ». fulminato da un 
colpo di pistola al cuore. Al-

mangono feriti, piu o meno 
gravemente. 

:H movente,, stayolfe,' - fe j ^ 
abldonen rifilato aa una'l)an : 

da di contrabbandJerlal grupr-
po dell'Alfano che ha sborsa-" 
to divers! milloni per uno 
stock dl sigarette mai arriva-
to. Ventlquattro ore dopo fi-
nisce in carcere Amedeo Pe-
coraro, arrestato mentre sta 
per imbarcarsi su un jet a 
Fiumicino: e lui l'assassino. di
ce la polizia, di Giuseppe Al
fano. Un episodio, ne il pri-
mo ne 1'ultimo. forse. di quel
la guerra in atto per acca-
parrarsi il «controllo» del 
traffico di « bionde » che, pas-
sando da Malta, dalla Sicilia 
e da Napoli, arriva fino a 
Roma. 

Ancora un mese ed ecco la 
spietata «esecuzione» dl 
Carlo Faiella. Le indagini sono 
ancora in alto mare: un rego-
lamento di conti. non c*e dub-
bio. Ma quale il movente? Dro
ga? II bottino dl qualche ra-
pina mai spartito? II racket 
del night. « Quello che e cer-
to — commenta sconsolato 
un funzionario della questura 
— e che 'sta storia continue-
ri per pezzo.. ». 

Renato Gaita 

La polizia sta prendendo in esame tutte le ipotesi 

Nel rapimento di Carello 
sono molte le stranezze 
Un inconlro dei giomalisti con i l quesfore di Torino - II basisla che ha organiz-
zato i l colpo da cento milioni potrebbe anche apparfenere al gruppo di amici 
del «giovane bene» • Si sono accontenlati di un «mode$fo» compenso 

Dalla nostra redazione 
TORINO, 6 

II rapimento di Antonio 
Carello. il rampoilo * d'oro» 
di una nota famigila di in-
dustnall tonnesi, cont'nua a 
rivelarsi sempre p'Ci denso di 
stranezze e di ambi^uita che 
gli inquirenti stanno tentan-
do di chiartre La polizia, in-
vitata dai familiari dei giova-
ne a non inten.*enire. ha se 
guito impotente I'evolversl di 
tutta la movimentata .'icenda 
II pnmo caso dl sequestra 
di persona a scopo di estor-
sione che si e avuto a Tori 
no ha suscitato ne^li ambien-
ti della a Torino bene» una 
impressione profonda di 
paura 

n timore che ll «easo Ca
rello » possa rappresentare un 
precedente che potrebbe es
sere lo stimolo per Tire Im 
prese stmili e stato rr.esso in 
evidenza dallo sttf>so dottor 
Massagrande, quesuire di To
rino. in un Incontro avuto >eri 
con I giomalisti 

Le ipotesi che In questi 
glornl vengono fatt^ sui rapi-
ton sono molteplici. Dagli ele
menti emersl p a ^ si cossa 
escludere che a comptere 11 
« colpo » slano stati gli appar-
tenenti al « clan » delU mala
vlta cittadina Le caratteritti-

che, descritte da Antonio Ca
rello. dei due uomini crie lo 
hanno tenuto prigionlero per 
24 ore fanno pensare a gente 
inesperta e non addentro al 
« mestiere » Certo, chi ha por-
tato a termlne questa impre-
sa doveva essere perfettatnen-
te a conoscenza delle abitu 
dini del giovane e deila :m-
mediata dispombilitA dei sii'A 
familiari a pagare il nscatio 

Ed e per questo che si fa 
sempre di plu stradi l'ipo 
tesi che almeno il « basista » 
della banda possa essere uno 
dello stesso ambiente Irequen-
tato da Antonio 

«Non mi meravigheroi — 
ha rtsposto il que it ore ad un 
giornalista — che venissero 
fuori degli amici suoi come 
autori del sequestrok Nelle 
ore che il rampo'.'o « d'or«"» v 
e stato tenuto sotto -=eque-
stro e stato trattaio -on tstie-
ma gentilezza e premura 
Qualcuno in quelle ore ha 
parlato di una possibile «ap-
parizionen della mafia nella 
citta, ma la cosa per '.1 me
mento e da «cartaie Non per
che In una cltta come Torino 
non eslsta tale fer.omeno, an-
zl In piu occasioni abbiamo 
avuto modo di denunciare sul 
nostro giornale i vari traffl-
cl delle braccia, del'n prostitu-

1 zione, del locali notturnl, ecc 

che in questi ultimi aiuv 
agiscono quasi :ndisturbati 

Non e di una organizzazia 
ne criminale accontentarsi di 
un « modesto compenso ». co
me e quello di 100 milioni 
pagato per il riscatto, di fron
te alia possibilita di ottene-
re di piu da una famigiia co
me quella dei Carello che a 
quanto si dice poteva benissi-
mo pagare con disinvoltura 
mezzo miliardo. 

Di questo deve essere con 
vinto anche Antonio Carello 
che leri durante il sopraUuo 
go effettuato alia presenza de
gli inquirenti e dei giomalisti 
e apparso sereno e per men 
te ^cioccato dalla movlmen 
tata avventura. Non dtverso 
e rlsultato il comportam^nto 
di un gruppo di giovani della 
«Torino bene » che hanno "o-
luto seguire ien il loro ami 
co sul luogo del rapimento 

L'unlco elemento che gli in 
quirenti hanno in mano. almp 
no per il momento, e la r e 
gistrazione del l'ul tima telefo 
nata che I rapitori hanno fat 
to in casa Carello. Ed anche 
in questo caso i'impnidenzn 
degli uomtnl e stata enorme 
bastl solo pensare che il col 
loquio fra l'anonlmo inter-
locutore e Paola Carello A 
durato quasi sci minuti. 

n. e. 

la pilota della foresta col qua
li passiamo un'intera glorna-
ta, ci accolgono r«;stosamente, 
e sono molto orgogliosl di 
improvvisare per noi una spe
cie di spettacolo, con danze, 
corl, recite dl poesle. Sono 
bravl e in tutto c:6 che fan-
no, in particolare quando can-
tano le canzoni della guer-
riglia (alcune In portoghese, 
altre nelle diverse ilngue lo
cali) mettono un entusiasmo 
ed una volonta straordinari, 
che non sconflnano mai nella 
retorica o nel fanatismo. 

Nelle scuole pilota delle re
gion! liberate si fa Ic.ione al-
l'aperto, con una tavola di-
pinta In nero per lavagna; i 
bambini e i ragazzi siedono 
su panche rudimentali, scri-
vono col quaderno appoggia-
to sulle ginocchia ed i piu 
grandl hanno il fucile appog-
giato a fianco. Sono scalzi — 
solo qualcuno ha delle cia-
battine di gomma rlr.esi — 
sono vestltl con indumenti ar
rlvati da chissa dove, troppo 
grand! o troppo plccoll, quasi 
sempre strappati (sembra iu-
credibile, ma qui filo ed ago 
sono generi di iusso, rari e 
ambitissimi). 

«Abbiamo bisogno di qua-
derni e di matite. Sarebbe u-i-
le un mappamondo, o anche 
solo una carta geografica» 
La maestra che intervistiamo. 
giovanissima, un po" timida, 
con un'espressione intelliren-
te e vivace, con noi 6 molto 
gentile, ma ci accorsiimo qua
si subito che e impossibile 
portare avantl un colloquio 
sulla base delle nostre do-
mande. Le abbiamo chiesto 
quali difficolta ha con gli 
alunni, qual e 1'atteggiamento 
dei ragazzi verso !o studio e 
la sua risposta e stata inva-
riabilmente la stossa: Tunica, 
grande difficolta e la mancan-
za di quaderni e di matite. 
La sua realta, e fatta di die-
cine e.diecine di bambini ai 
quail innanzitutto blsogna far 
apprendere una Hngua comu-
ne, 11 portoghese, e poi Jnse-
gnare cose, come '1 leggere, 
lo scrivere, 11 far dl conto. 
che in queste zone, fino a 
quando non sono arrlvati i 
soldati del Frelimo, nesouno 
aveva mai fatto ne visto fare. 
Cresciuti cosi, i bambini de-
vono incontrare difficolta a 
noi sconosciute ed e o v i o che 
le nostre domande, cne inevi-
tabilmente riflettono le nostre 
esperienze, qui non hanno al-
cun senso. 

II Mozambico libero ha bi
sogno di alfabetizzare al cen
to per cento almeno 1 bam
bini ed i giovani, ha biso
gno di allievi rhe abbaitan-
za rapidamente siano in gra-
do di frequentare in Tanza
nia o altrove (un giovane co-
mandante partigiano che ha 
perduto in combactitnento una 
gamba, e che adesso, grazie 
ad una protesi deU'Arciipe-
dale di Reggio Emilia e in 
grado di camminare bone, 
frequent a quest'anno un isti-
tuto tecnico industriale a Bo 
logna con una borsa c!i stu
dio del Comune) scuole se-
condarie ed unlversita, per 
poi diventare medici, ingegne 
ri, chimici, agronomi. Nelle 
zone liberate percio, non si 
pongono problemi di didat-
tica che sarebbero falsi e 
gratuiti. Ha ragione la mae
stra con la quale abbiamo 
parlato: servono quaderni e 
penne. 

Sarebbe sbagliato perd de-
durre che nel Frelimo pre-
valga un'impostazione emo'ri-
ca dei problemi culturali A 
parte 11 fatto. assai s-en:fTa-
tivo, che gia questi bambini 
studiano su !ibn — scoria, 
geografia. aritmetica — pre-
pa rati e stampati r*r li>ro 
dai partigiani (l'^laborazione 
dei testi scolastici e uno del 
compiti piu important! del 
gruppi di studio dei docen-
ti e degli allievi d-slla scuola 
secondaria del Frelimo a Ba-
gamoyo in Tanzania), non va 
dimenticato che nelle zone li
berate si tengono dibattiti e 
seminari su vari argomenti 
ed uno dei piu d.scussi e 
appunto quello dei rapporti 
fra cultura «°oterna» e cul
ture tradizionale. 

Situazione 
com pi ess a 

Un esempio della comples-
sita della situazione, lo abbia
mo avuto noi stessi quando 
abbiamo cercato di Intervlsta-
re un vecchio ooniadino, di-
ngente della jooperativa agri-
cola di un villaggio Gli ab
biamo chiesto come divide-
vano i prodott; ed in parti
colare con quale criterio aves-
sero ripartito gli itili Ci ha 
nsposto che la cooperativa 
era stata costituita MI'O da 
un anno e che purtruppo II 
pnmo raccolto 3 risultato ap
pena sufficient* p*r sfarroire 
la popolazione. In queste con 
dizioni si e fatto ucica in 
comune e non si 6 ptisto II 
problema della divl-done del 
sovrappiu E* owio, come 
ci spiega 11 nostro ir.terloru-
tore, che Tunica questione e di 
avere piu zappe, per srrutta-
fm meglio '. camp]. Per lui, 
come e gia accaduto con IA 

maestra, le nostre domande 
debbono risultare pressoche 
inintellegibili. Del resto, la 
incomprenslone aumenta al 
lorche gli chiediamo quanti 
siano 1 membrl della coope 
rativa e quanto disti Tacaua 
dal vlllaggio. Questa volta" 11 
dirigente contadino rlmane an 
cora piu incerto e confuso. 
L'lnterprete, un partigiano lo 
cale che traduce dal makua 
in portoghese, ci spiega che 
11 vecchio non sa contare ed 
e sempre vissuto in una col 
lettlvlta — quella del suo vil 
laggio e del villaggi vicini — 
dove I numeri sono sconosciu 
ti. Si usano, come misura, il 
« poco» e il « molto ». 

II ruolo dei 
guerriglieri 

E' proprio dopo la conver
sazione con questo dirigente 
contadino che oomDrendiamo 
meglio, in concreto il ruolo 
civile e politico del guerri 
glieri particolarmente nelle 
zone piu arretrate. I guerri 
glieri, per esempio, hanno tut
ti Torologio al polso e san
no perfettamente ".alcolare le 
distanze. Eppure, nonostante 
lo stacco culturale (maggiore 
o minore a seconda dei sin 
goli, poiche vi sono ancora 
partigiani che non sanno leg 
gere e scrivere e che capi 
scono ma non parlano 11 por 
toghese, e ce ne sono altri, 
numerosi. che hanno fatto la 
university in Europa o negli 
Stati Unitl) la trasmissione 
delle esperienze politiche, cul
turali, militari fra i combat-
tentl del Frelimo e la popo
lazione e naturale e perma 
nente, sicche non vl e mai 
— almeno come metodo — 
una sovrapposizione di chi 
sa verso chi non sa, di chi 
«porta la civiltau verso chi 
e «selvaggio». 

Era questo indubbiamente 
un pericolo che ia .otta di 
liberazione condotta :n con 
dizioni cosi particolari come 
questa delle zone piu sper 
dute dell'Africa nera avrebbe 
potuto correre. Doiche il For-
togallo, tenendo l mo/ambi 
cani iotto un dominio cru-
dele ed uno sfruttamento fe 
roce ne ha contrastato in ogni 
modo anche il ^ammino vei 
so il progresso. II Frelimo e 
riuscito, invece, almeno fino 
ra, ad evitare questo rischio 
sia dando una gr.ista impa 
stazlone di massa alia lotta, 
sia mantenendo quasi in per 
manenza 1 suoi dirigentl — 
compresi il presldente Samo 
ra Machel ed il vicepresiden 
te Marcelino Dos Santos — 
all'interno del paese a dlretto 
contatto con le difficolta con 
crete e materiali dei contatti 
con la popolazione e della 
guerra. Con giusto orgoglio 
Samora Machel pud afferma 
re oggi che: a II contadino si 
trasforma in soldato, Talun 
no in professore, e nello 
stesso tempo in combattente, 
in lavoratore. I v«;cchi si fan 
no giovani perche apprendo 
no. producono, pa'tecipano 
Questo e il nuovo Mozambi
co che le bombe nnn posso 
no distruggere e la nostra 
speranza ma e anche la no 
stra realta ». 

La lotta del popolo mozam 
bicano per la liberta e per 
Tindipendenza e percio an 
che lotta per conquistare con-
dizioni piu clvili dl vita, per 
avere scuole, ospedali, acqua. 
per sconfiggere superstizioni. 
malattie. fame. Qui ormai non 
c'e piu spazio <e vi sono i 
presupposti perche non ce ne 
sia neppure quando tutto il 
Paese sara indipendente) non 
solo per Toppressore arma 
to, ma neppure per II neo-
colonialista che «porta» la 
sua «civilta» distruggendo il 
retaggio prezioso dede cuitu 
re locali. La saldatura f:a lo^ 
ta per Tindipendenza r a / ona 
le e lot! a per il progresso 
civile e saldisslma e garanti 
see che il processo d: for 
mazione della nazione avver 
ra dall'intemo, cloe attraver-
so una partecipazione demo 
cratica. 

Appare meno chiara tnve 
ce. almeno nella zona libera 
ta dove siamo noi, la divi 
sione di compiti °. fuiuion: 
fra Ia struttura Emm'inistra-
tiva, quella del Frelimo, quel 
la delTEsercito di liberazione 
Quando chiediamo se la no
stra impressione sia for.df.ta 
ci si risponde senza false re 
ticenze o presuntuose giusti 
ficazionl (le risposte politiche 
franche sono state una dtllc-

costanti nei rapporti dei di 
rigenti del Frelimo con la no 
stra delegazione anche nel ca 
si di domande ed apnunti cri 
tlci) che effettivanw.nte la d. 
visione dei ruoli ptr il mo 
mento e carente. II '•ompitc 
essenziale In questa favi del 
la lotta e di condurre e vm 
cere la guerra di liberazione 
contro Timperlallsmo p<>rto 
ghese; 11 Frelimo assolve b& 
ne questo compito e man 
mano che la realta porra al 
trl problemi essi verranno af-
frontati ed avviatl a scluzione. 

Marisa Musu 
(2 - continua) 

Lettere— 
all9 Unitec 

Perche li abbiamo 
definjti 
anticomunisti 
Caro direttore, 

chi le scrive e un affezio-
nato lettore de i'Unita. Un col-
lega di Iavoro, extraparlamen-
tare, mi ha rinfacciato quasi 
brano per brano I'articolo in-
titolato or La lotta e la provo-
caziones>. firmato Renzo Im-
benl, pubblicato il 14 dicem
bre. Non entro nel merlto di 
tutta la polemlca, perche su 
moltl punti il mio interlocu-
tore dava una versione arbl-
traria che si poteva rintuzza-
re senza troppa difficolta. De-
vo invece osservare che la de-
finizlone di « anticomunista » 
data al quotidiano Lotta con
tinua e a mio parere forte-
mente esagerata e scarsamen-
te difendibile. Mi pare, scusi 
I'ingenuita, che in una defini-
zione del genere si nasconda, 
non troppo bene per la verita, 
una posizione stalinista e an-
tidemocratica, in contrasto 
con la linca sostennta dal 
partito e da TUnita, da noi 
lettori e militanti. 

Conosco questo mio colic 
ga da tempo e mi e veramen 
te difficile dirgli: « Tu set un 
anticomunista». Non me lo 
consentono ne la sua buona 
fede, nt la sua coscientissima 
e preparata milttanza. Che la 
tinea avventurlstica di alcuni 
gruppuscoli non porti a nes-
sun risultato apprezzabile, e 
che noi si debba perseguire 
un'unita di forze e dl intenti 
in un partito di massa prole-
tario, mi trova perfettamen
te d'accordo; ma che tali tor-
maziont vengano tacciate ad-
dirittura di «anticomunismo». 
lo contesto assolutamente. 

Nel richiamare a maggiore 
correttezza e giustizia politi
co, porgo cordialissimi saluti. 

GIORGIO MOZZARELLI 
(Milano) 

La scelta del nostro Parti
to, espressa anche nelTartico-
lo In questione, nei confront! 
dei cosiddetti « gruppetti», ri-
flette due considerazioni in-
scindibili Tuna dalTaltra. Sia
mo di fronte in molti casi 
(senza entrare nel merito, in 
questa sede, delle differenzia-
zioni esistenti) a formazioni 1 
cui aderenti sono prevalente-
mente giovani che hanno com-
pluto o stanno compiendo una 
scelta antimperialistica e an-
ticapitalista: nessuno ha mai 
messo in dubbio la loro buo 
na fede, cosi come non vi e 
da manifestare alcuna sorpre-
sa se da parte di giovani che 
Identificano la « democrazia » 
con il malgoverno democri-
stiano di questi venticinque 
anni (e di qui derivano gli 
error! piu gravi sia in ter
mini di prospettiva strategi-
ca, sia nelle scelte delle for
me di lotta) vengono espres-
se critlche severe al movimen-
to operaio e plu in partico
lare alia strategia del PCI. 
Ma siamo contemporaneamen-
te di fronte ad una linea che 
ha fissato alcune costantl (no
nostante i repentini muta-
menti): 1 slndacati sarebbero 
al servizio dei padroni contro 
1 lavoratori, I'Unita sindacale 
sarebbe un'operazione che ser
ve solo al padronato; il PCI 
sarebbe venduto, avendo or
mai rinunciato ai suo) obiet-
tivi di trasformazione demo-
cratica e socialista dell'Italia; 
i paesi socialisti sarebbero di-
ventati capitalisti e nemici dei 
popoli in lotta per la loro li
berazione alia pari degli USA 
Quale conclusione trarre? 
Come definire (lasciando pure 
da parte le volgari offese ai 
dirigenti del movimento sin
dacale e del nostro Partito) 
chi fa della lotta al PCI e al 
movimento operaio Taspetto 
caratterizzante della propria 
iniziativa, che aggiunge la 
propria voce alle tante che si 
oppongono alTunita dei lavo
ratori, se non «anticomuni
sta »? Se fra coloro cbe si col-
locano nei gruppetti c'e chi 
si ritiene offeso da tale ap
pellative, lo rinviamo alia ri-
lettura dei suoi periodic!, delle 
tesi a cui si riferisce per tro-
vare la conferma plu puntuale 

Per un partito come il no
stro che considera totalmen 
te sbagliate (quando non so
no assenti) le analisi sulla 
situazione italiana, deleterie e 
awenturistiche la linea e le 
forme di lotta praticate, la 
buona fede non pub dunque 
essere presa a pretesto di un 
atteggiamento opportunists di 
falsa tolleranza e comprensio-
ne, di un patemalismo che la 
eventuale giovane eta dell'in-
terlocutore non giustifica af-
fatto. Gli error! vanno defini-
ti per quello che sono; il to-
no della polemica e dettato 
dalla gravita delle scelte (stra 
tegiche o tattiche che siano) 
che tali gruppetti compiono. 
Solo cosi riteniamo possibi 
le conquistare anche quei gio
vani che aderiscono alle for 
mazioni minoritarie ad una 
linea di lotta unitaria, ad un 
attivo contributo aila batta 
glia per il rinnovamento de
mocratic© e socialista. Ed e 
in questo modo che si com-
batte una strategia della ten 
sione che e fatta anche di in-
filtrazione di provocatori ma-
scherati, con Tobiettivo di far 
pagare al movimento operaio 
scelte contrarie sia alle sue 
elementari esigenze. sia alle 
sue prospettive di unita, di li
berta e di democrazia. fr.i.). 

Un altro falso di 
Andrcot t i in TV 
Caro direttore, 

nell'intervista di un'ora al
ia TV, Andreotli ha afferma
to testualmente: « Dobbiamo 
anche dire che la pensione 
sociale per t cittadini che non 
hanno niente e stata pqrtata 
da 12 r.iila a 24 mila lire al 
mese ». Questo e assolutamen
te falso. Non e rero — anche 
se lo ha detto Andreotti e to 
ha scritto il giornale demo 
cristiano n Popolo — che la 
pensione sociale che spetta 
agli anzianl i quali hanno piu 
di 65 anni, sia stata raddop-
piata. Ml e spiaciuto che 
lTJnita, nel suo rcsoconto, non 
abbia subito rilcvato questa 
grossa buala del presidente 
del Consiglio. 

ALESSANDRO MARELLI 
(Milano) 

Due belle ragazze 
gli hanno portato 
gli auguri del PCI 
Cara Unita, 

voglio segnalartl un fatto 
che ha lietamente sorpreso 
me e i miei compagni di viag
gio. Sono emigrato a Coloma, 
nella Germania occidentale, e 
venerdl 22 dicembre sono par
tito da quella citta per Vlta-
lia con il treno straordinario 
delle ore 18,29 per Lecce. Ap
pena inizlato il vtaggio, una 
ragazza ha aperto il compar-
timento dove mi trovavo io e 
augurando a tutti buon viag
gio e buone feste, ci ha con-
segnata un volantino, . 

Io e t miei amici di viag
gio quasi non credevamo ai 
nostri occhi Era una lettera 
del Partito comuntsta ttaliano, 
curata dalla sezione di Chlo-
dwigplatz, con su tanto di 
falce e marteilo, che ci augu-
rata buone ferie ed illustra-
va, sia pure in breve, la si
tuazione politica italiana. E' 
molto bello che il PCI si rt-
cordi in ogni occasione degli 
cmigratl e non faccia come 
qualche altro partito che si 
ricorda di not solo sotto le 
elezioni. 

Ci ha fatto anche piacere 
— perche non dirlo? — che 
questi auguri ci siano stati 
portati da due belle e simpa-
iiche ragazze, che probabil
mente proprio nell'cmigrazio-
ne hanno acquistato la loro 
coscienza di militanti comu-
niste. 

Cari saluti. 
LORENZO LECCESE 

(Brlndisi) 

Perche i vietnamiti 
non vogliono che i 
loro bimbi siano 
adottati alPestero 
Carh Unita, 

nella mia sezione, numerosi 
compagni e simpatizzanti han
no recentemente manifestato 
il desiderio di adottare un 
bimbo vietnamita. Anch'io, do
po giorni e giorni d'insisten-
za (abbiamo gia due bambini 
ed io sono un operaio) mi 
sono lasciato convincere da 
mia moglie ad adottare un 
piccolo vietnamita. Sicche, 
una sera, ci siamo trovatt, noi 
aspiranti all'adozione, ed ab
biamo deciso di recarct assie-
me a chledere informaziont. 
In breve, ecco cosa ci e stato 
risposto: che i vietnamiti — 
RDV e FNL — non intendono 
inviare i loro bambini all'e-
stero, pur apprezzando al 
massimo grado i sentimentl di 
solidarieta che ispirano colo
ro che avanzano richieste in 
proposito. Essi ripetono che 
t'aiuto piu grande che pos
sa essere dato loro e quello 
di lottare affinche sia firmato 
subito I'accordo di pace, ces-
si la guerra. E affinche, con 
gli altri, anche i bambini viet
namiti possano tornare libe-
ramente alle loro scuole ed al 
loro giochi. 

Pur a milincuore, quanti 
eravamo andati a far la ri-
chiesta, abbiamo dovuto ri-
conoscere che i vietnamiti 
hanno ragione: Vaiuto dobbia
mo darglielo nel modo che 
essi dicono; il nostro aiuto 
dove partire dalle nostre tab-
briche, dalle nostre seztom. 
non abbandonando mai, nep 
pure per un minuto, la bat-
taglia per costringere Nixon 
a firmare I'accordo di pace. 

Fraterni saluti. 
L. BERGAMASCHI 

(Roma) 

Le partite 
presentate in TV 
come una guerra 
nazionale 
Cara Unita, 

anche se questa lettera ti 
arrivera in ritardo dati i di-
sguidi postalt, ti scrno indi-
gnato per tutta la campagna 
scandalistica che radio e tele-
visione stanno facendo tutor-
no al fattaccio che ha con-
cluso la partita Roma-Inter. 
Indignato lo ero gia prima, 
per il can-can pubbllcitario 
che su quella partita, come 
sull'altra contemporanea di 
Milano (Milan-Lazio), da al
cuni giorni tutta la stampa e 
la Rai-TV andavano facendo 
fsabato. alle ore 13,30. il *e-
legiornale dedicara ben venti 
minuti di trasmissione su 
queste due partite, poste ad-
dirittura in prima notizia, co
me cioe %°. fossero state la 
cosa piu tmportante dell'Ita
lia e del mondo intern I 

Credo quindi di dover sot-
tohneare che se sono acca-
duti fatti vergognosi la dome
nica, all'Oltmpico, i maggiori 
responsabili sono proprio Rai 
e TV, che hanno presentato 
le due partite come una sor-
ta di guerra nazionale, come 
un awenimento sul quale era 
impegnato Vonore della popo
lazione delle due grandi citta. 
Per cui nulla pub meravi-
gliarci se, montato da tanta 
propaganda, qualche individuo 
di scarso autocontrollo non 
abbia potuto resistere alia 
tentaztone di respingere la 
sconfitta anche con atti in-
consultt 

E ora vorrebbero tare i mo-
ralistt, dare la colpa ai tifosi 
o agli arbilri, al calcio o al 
regolamenlo, o cercando di ri-
catarne un fatto di costume, 
dimostrando, cos\, tutta la lo
ro disonesta morale e profes
sional e il loro servtltsmo 
agli mteressi e ai plant dei 
potenti. Perche appunto di 
questo si tratta: di montare 
ogni piccolo fatto di sport o 
dl cronaca perche la gente 
non parli d'altro, non pensi 
al Vietnam dove si continua 
a massacrare. o at metalmec-
canici, Impegnati in una lot
ta durissima per il contratto. 

Tuo, fraternamente 
ENNIO MARTELLI 

(Reggio Emilia) • 

> < J ' • * ! • • . %*-* VS.i? V Mfc. ' «: ' «ftv'«ir-«w- ltf i»*JftA"t' ' .«, .«>.»" .->•_.».c : iJ'.iJUK . L i +~H\ .-,*• «bj h.;fcv. i * .» 

http://for.df.ta

