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Orrore e sdegno nel mondo per i massacri dei colonialisti portoghesi nel Mozambico 
Documentata denuncia del movimento « Liberazione e Sviluppo v> 

Un dossier sull'oppoggio dei govern! 
italiani ai colonialisti del Portogallo 
La posizione all'assemblea dell'OHU • L'altlvita delle nostre Industrie per la guerra d\ represslone In Africa • // lungo elenco del rlfornlmenti degll ultiml died annl 

L'ltalia non e tra i Paesi capitalistic! della NATO che appoggiano piti at t ivamente 
il Portogallo. Tuttavia le sue responsabilita nei rlguardi dei popoli dell'Africa australe, 
oppress i dal l ' imperial ismo e dal co lonia l i smo sono evidenti e gravi, dal m o m e n t o che 
da un triplice appoggio — polit ico, e c o n o m i c o e militare — al regime portoghese e 
a quelli razzisti dell'Africa australe. Queste le conclusioni cui giunge un doss ier pre-
parato dal « Movimento liberazione e sv i luppo » dedicato alia denuncia delle respon
sabilita italiane nelle colonie portoghesi . II dossier inizia ricordando che Agostino 
Neto, presidente del Movimento popolare di l iberazione angolano, dopo avere espresso 
nel maggio del 1971, la con-
vinzione che l'ltalia si stes-
se muovendo in favore del-
la decolonizzazione dell'A-
frica, si vide costretto nel 
giugno dello stesso anno n 
denunciare le responsabilita 
del governo italiano accu.san-
dolo di «doppto gioco». Da 
una parte, infatti, esso sostie-
ne di appoggiare 1 movinienti 
di liberazione, dall'altra non 
spende una parola nelle se 
dt oppoitune, NATO e ONU, 
per isolare e condannare il 
colonialismo portoghese. In 
piu, esso si muove a livello 
di commissioni economico di
plomat iche m modo tale da 
far naseere il sospetto che 
per il governo italiano l'anti-
colonialismo altro non sia che 
la reahzzazione, nei Paesi co 
loniali, di una Mtuazione di 
indipendenza nazionale pura-
mente formale dove sia pos-
sibile attraverso gli ormai spe-
nmentatissimi strumenti di 
natura economica, sociale e 
culturale, nprodurre i vecchi 
rapport 1 di vassallaggio eco
nomico. 

Occorre innanzitutto ricor-
dare alcune recent i prese di 
posizione ufflciali dei rappre 
sentanti italiani in sedi mter-
nazionali. 18 AGOSTO 1970: 
l'ltalia si astiene nella sotto-
commissione dell'ONU sul co
lonialismo. su una risoluzio-
ne che chiedeva agh alleati 

ghilterra. II Portogallo non ha 
niente da offnre salvo 1'im-
barazzo che viene dal rappor-
to con un sistema anti-demo-
cratico, H discredito per le 
sue guerre coloniali, l'ostilita 
e il sabotaggio che Lisbona ha 
sempre opposto alia pohtica 
di sazioni economiche contro 
la Rhodesia bianca. 

Ma il regime portoghese a 
vrebbe molto da guadagnare: 
la speranza di procurarsi una 
« rispettabilita » diplomatica a 
buon mercato, la desiderata 
napertura delle comunicazio-
ni sulla scena inter nazionale, 
il possibile avanzamento di 
una sua candidature alia Co
munita Europea. II settimana-
le conclude che 1'Inghilterra 
ha tutto da perdere da una 
occasione come 1'attuale. 

Eccezionali misure di poli-
zia preparano intanto la vi-
sita di Caetano, il cui pro-
gramma per motivi di sicu-
rezza, rimane tutt'ora avvolto 
nel mistero. 

Si incontrera (non s i sa 
quando) con sir Alec Douglas 
Home. Andra a pranzo a Buc
kingham Palace martedi sera, 
proprio mentre la Camera dei 
Comuni terra un dibattito 
straordinario sulle tre guer
re coloniali che il Portogallo 
conduce, in mezzo a stragi e 
distruzioni, in Angola. Mo
zambico e Guinea Bissau. Al 
Britsh Museum dove dovreb-
be andare ad maugurare una 
mostra sul 600- anniversano 
dell'aileanza, Caetano verra 
accolto dai picchetti di pro-
testa del personale. 

Le dimostrazioni infatti lo 
seguiranno dovunque egli si 
rechi. Tra gli altri interventi, 
J'associazione «Amnistia in-
ternazionale » terra una vegha 
sulla sogha dell'ambasciata 
portoghese di Londra. II ca-
nonico Collins ha espresso la 
indignazione morale e l'oppo-
Mzione civile della sua Chie-
,»,a durante il sennone dome-
nicale dal pulpito della catte-
drale anglicana di San Paolo. 

La stampa frattanto riporta 
altre nvelazioni. La strage di 
VVinyamu (nei dicembre 1972) 
non fu la sola: fece seguito 
un altro eccidio nel vicino vil
laggio di Chawola (almeno fiO 
morti) e poi in quelli di 
IAUS. Corneta. Gama. Come 
sempre le truppe portoghesi 
tentarono di far scompanre 
ogni traccia dei massacri bru-
ciando i corpi delle loro vit-
time. Intanto il leader dell'op-
posizione labunsta Harold 
Wilson sta studiando fra gli 
altn i rapporti di un medico 
belga sui metodi di tortura 
imp:egati dai portoghesi in A-
f nca e la relazione th due os-
servaton di «Amnistia inter-
nazionale» inviati ad indaga-
re sul caso dei due missiona-
n spagnoli Valverde e Herna-
dez da 18 mesi incarcerati a 
Lorenzo Marques. 

La documentazione sui cri-
mini di guerra della dittatura 
portoghese e schiacciante. In-
vano alcuni settori della stam
pa conservatrice (come il 
« Sunday Telegraph») cerca-
no disperatamente di smenti-
re le accuse per salvare la 
faccia, se non di Lisbona, al
meno del Foreign Office, che 
si trova In quest! fpomi pri-
gioniero dei suoi stessi er-
rori. 

Ben lungi dal rilanciare di-
plomaticamente il regime por» 
toghese, la visita di Caetano e 
servita a potenziare al massi-
m o la campagna contro il 
colonialismo. 

nulitari del Portogallo in se-
no alia NATO, di cessare di 
fornire qualunque assistenza 
militare al regime di Lisbona 
16 NOVEMBRE 1971- all'As-
semblea generale dell'ONU, 
l'ltalia st astiene su una riso 
ln/ione in cui si esprimeva 
grave preoccupazione per la 
decisione del Congre.sso degli 
USA di permettere 1'iinporta-
zione di cromo dalla Rhode
sia nonostante un divieto for-
mulato dal Consiglio di sicu-
re/za Anche il Portogallo ha 
regolarmente infranto le de-
nsiom dell'ONU su questo 
punto. 2b NOVEMBRE 1971: 
all'Assemblea generale del
l'ONU, l'ltalia vota contro una 
risoluzione che invitava 1'As-
semblea a confermare la le-
gahta della lotta per l'auto-
determmazione e la liberazio
ne della dommazione stranie-
ra dei popoli della Rhodesia, 
Namibia, Angola. Mozambico, 
Guinea-Bissau e del popolo 
palestinese. 4 DICEMBRE 
1971: alia conferenza della 
PAO, l'ltalia vota contro una 
risoluzione che invitava a da
re ogni possibile aiuto mora
le e matenale ai popoli che 
lot t ant) per la loro liberazio
ne dal dominio coloniale. 11 
DICEMBRE 1971: l'ltalia si 
astiene all'Assemblea genera
le dell'ONU, su una mozione 
in cui si condannava ancora 
una volta il Portogallo per il 
nfiuto di concedere l'mdipen-
denza alle sue colonie. 15 DI
CEMBRE 1971: l'ltalia si astie
ne nella sottocommissione sul 
colonalismo all'ONU, su una 
mozione di censura della co-
struzione delle dighe di Ca-
bora Bassa e di Cunene. 4 
FEBBRAIO 1972" l'ltalia si 
astiene su una risoluzione del 
Consiglio di sicurezza del
l'ONU, che chiede al Porto
gallo 1'immediata cessazione 
delle guerre coloniali e delle 
repressioni sui territori afri-
cani sottoposti al suo domi
nio. il ritiro delle truppe por
toghesi e il nconoscimento 
del diritto dei popoli dell'An-
gola, del Mozambico e della 
Guinea-Bissau all'autodecisio-
ne ed all'indipendenza. 3 NO
VEMBRE 1972: l'ltalia si a-
stiene all'Assemblea generale 
dell'ONU, ad una risoluzione, 
passata a grandissima maggio-
ranza, che riconosce la legit-
timita della lotta dei movi-
menti di liberazione nazionale 
e che condanna la pohtica del
le potenze coloniali mirante 
ad imporre regimi non rap-
presentativi. 

La formula adottata dal go
verno italiano, per difendere i 
suoi voti favorevoli alia poh
tica coloniahsta e le sue a-
stensioni, e stata di conside-
rare « non realistiche » le pro-
poste che tendenvano ad iso
lare i Paesi colonialisti, il Por
togallo in particolare, e ad 
affermare il diritto all'autode-
terminazione dei popoli. In 
pratica, quindi, laddove il no
stra ambasciatore a Lisbona, 
Messeri, si limita a dire as-
surdita razziste, come « il Por
togallo difende in Africa la 
civilta occidentale», il gover
no italiano le mette in atto. 

Per quello che riguarda la 
posizione del govemo italia
no nei confronti delle tratta-
tive awiate dal regime di Li
sbona per entrare a far parte 
della Comunita economica eu

ropea, si possono citaie alcu
ni titoli del quotidiano poi to
ghese Jumal do Comercto: 
« II Portogallo e la CEE: in 
vi-»ta di un accordo definitivo 
nel corso della prossima set-
timana - L'ltalia svolge un'a-
zione decisiva e favorevole 
agh mteressi portoghesi » (15 
luglio 1972). « L'ltalia facihta 
l'accordo tia il Portogallo e 
la CEE» (20 luglio 1972). « Si 
deve all'Italia la modifica del
la posi/ione comunitana che 
ha permesso la conclusione 
del nostra accordo » L'artico-
10 concludeva affermando: 
« Dobbiamo agh italiani, nono
stante le nserve della Fran-
cia e deH'Olanda, due vantag-
gi fondamentali. L'immediata 
concessione di facilitazioni per 
la collocazione dei nostn pro-
dotti agncoli nella comunita 
allargata, e la conclusione si-
multanea degli accordi con gli 
altri partners dell'EFTA » (24 
luglio 1972). 

Questo strano interessamen-
to dell'Italia per l'mgresso 
del Portogallo nella CEE sem-
bra dare credito alle voci in
sistent! ch« negli ultimi mesi 
hanno parlato di accordi se-
greti tra il nostro governo e 
quello portoghese per un tra-
sfenmento degli ex coloni ita
liani della Somalia e della Li
bia nel bacmo del Hume Cu
nene in Angola e in quella di 
Cabora Bassa in Mozambico. 
11 tutto in cambio dell'appog-
gio da parte della nostra de-
legazione in sede MEC. La 
cosa e stata caldeggiata an
che da alcune ditte produttri-
ci, esportatrici ed importatri-
ci di prodotti tropicali che 
si erano viste chiudere i vec
chi mercati libici e soma-
li (Companhia Italiana della 
Fruta, appartenente alia Uni
ted Fruit americana; Societa 
Mercantile Oltremare, SMO, 
che gia controlla il 30 per 
cento delle esportazioni ango-
lane in Italia e, attualmente, 
interessata alia bananicoltu-
ra). L'appoggio c'e stato e le 
prime 120 famiglie di coloni, 
stando alle notizie riportate 
da alcuni giornali e riviste, 
sono puntualmente giunte in 
Angola, in gran segreto. 

L'immagine 
dell'Angola 

«II Portogallo, economica-
mente arretrato — ha detto 
Agostino Neto — non pub, da 
solo, sfuttare le ricchezze del
le sue colonie e quindi, e co-
stretto a ricorrere ad altri 
per farlo. Da cib viene l'aiuto 
che questi Paesi danno al Por
togallo. L'investimento di ca-
pitali stranieri nel nostro Pae-
se e sfruttamento sistematico 
di tutte le nostre ricchezze». 

Degno di rilievo a questo 
proposito e 1'articolo « L*Ango
la nella stampa italiana », ap-
parso sul numero del 3 ago-
sto 1972 di Actualidade Eco
nomica. Ne riportiamo inte-
gralmente il testo cosl come 
e apparso sullarivista porto
ghese. «II consolato generale 
dell'Italia a Luanda, affidato 
da poco tempo ad un diplo

mat ico dmamico e desidero-
so di ben servire il suo e il 
nostro Paese, ha miziato nel 
giugno scorso l'elaborazlone 
e la distribuzione, negli am-
bienti ufficiah e dei settori e-
conomici italiani, di un bol-
lettino mensile d'mformazio-
ne sull'Angola. II primo nu
mero, che ci e dato conosce-
re, contiene dati in mento 
all'evoluzione del commercio 
estero dell'Angola. dell'inter-
scambio commerciale Angola-
Italia, informazioni sulle pos
sibility commerciali, di espor-
tazione dei prodotti angolani 
che possono interessare gh 
importatori italiani. Nella 
stampa italiana, dove l'in-
fluenza di sinistra e ben co-
nosciuta. l'Angola appariva. 
fmo ad oggi, soltanto come 
una " colonia portoghese " do
ve I "movimenti di liberazio
ne " conducevano una lotta 
senza quartiere contro gli 
" oppositori portoghesi ". Gli 
sforzi delle nostre rappresen-
tanze diplomatiche e cons.ola-
ri, tendenti a correggere que-
sta falsa immagine di una 
Angola fatta campo di batta-
gha, sono stati praticamente 
inutili, m quanto rappresenta-
vano una versione che gli edi-
ton non accettano e al pub-
blico non mteressa, come 
spesso accade con la venta. 
Percio, queste informazioni 
obiettive, elaborate dalla rap-
presentanza consolare italia
na di Luanda, che danno l'im
magine di una Angola dove 
si Iavora in pace, guardando 
al futuro e nell'ansia del pro-
gresso, costituiscono un va-
hdo servizio che e nostro do-
vere registrare». 

Per quello che riguarda gli 
aiuti militari dei governi ita
liani al Portogallo, il dossier 
di a Liberazione e sviluppo » 
ricorda che questo tipo di 
aiuto inizib nel 1938, in pieno 
fascismo, e riprese dopo la 
seconda guerra mondiale con 
la creazione della NATO. 

L'affermarsi delle lotte di 

liberazione nazionale nelle co
lonie portoghesi non ha modi-
flcato l'atteggiamento italiano, 
ma ha semmai consighato di 
camuffare, con « limitaziom » 
sull'uso del materiale bellico 
fornito o con strani giri in-
ternazionah le responsabilita 
del governo e dell'mdustria 
italiani nelle guerre coloniali 
di repressione. Avviene cosi, 
che l G-91, che distruggono — 
come documentato dall'ONU 
— i villaggi, le scuole, gli 
ospedali e l'agricoltura, non 
sono tecnicamente venduti 
dalla FIAT, ma dalla Germa-
nia federale. Qui, infatti, si 
costruiscono i G-91 su licenza 
e con pezzi FIAT, con motore 
inglese, carrello francese, ra
dar olandese. Questo apparec-
chio e venduto, come tutte le 
armi italiane al Portogallo, 
con la clausola del non 1m-
piego al di fuon del territorio 
nazionale del Paese acqut-
rente. 

Gli aiuti 
militari 

E puntualmente, ogni vol
ta che si leva una protesta 
contro l'intervento armato 
nelle sue colonie, il ministro 
degli Esteri portoghese fa 
presente che si tratta di « un 
affare interno » del suo Paese 
e che gli accordi sono stati 
rispettati in quanto il «terri
torio portoghese si estende in 
Africa. all'Angola, al Mozam
bico ed alia Guinea-Bissau ». 
Oltre alia FIAT pesanti re
sponsabilita hanno la Breda, 
la Beretta, la Franchi e 1*A-
gusta-Bell. La Aermacchi ha 
aperto recentemente una suc-
cursale in Sud Africa per co-
struire aerei di tipo «Impa-
la», che per la Ior.o estrema 
maneggevolezza sono utilizza-
ti nelle operazioni anti-guer-
righa. Sempre in Sud Africa, 
sul cui ruoio in quella regio-
ne non c'e bisogno di spende-

Confermate da un frate missionario italiano 

Le nefandezze del colonialismo portoghese 
Un letter a di padre Leonello Bettini ai genitori di Pesaro riportata dal tCorriere della Sera* • Due ag-
qhiaccianti lotogratie e la testiraoniaaia di una infermiera italiana dalla promtia moiambicana di Tete 

Suovi agghiaccianti parti-
colari continuano a ventre al
ia luce sulle atrocita e sui 
massacri commessi dai colo
nialisti portoghesi in Mozam
bico. II Corriere della sera 
pubblica due foto che sono 
di una rara drammaticita- la 
prima — fatta da un wlda-
to portoghese che rolera con-
sertare « un ricordo » di guer
ra — ritrae un * commando » 
portoghese nell'atttmo m cm 
decaptta un uomo tenuto fer-
mo da altri militari. duran
te il rastrellamento in un vil-
laggio della provincia di Tete. 

La seconda foto e stata scat-
tata da un frate combogiano 
portoghese, Alfonso Da Costa 
(che ha portato queste im-
magini fuori dal Mozambico) 
dopo uno dei massacri piu 
infamanti effettuati dai colo-
nizzatort portoghesi- quello 
del villaggio Antonio di Mu-
cumbura, documentato da un 
rapporto di 400 pagine conse-
gnale alia Santa Sede sugli 
eccidl portoghesi in Mozam
bico. 11 4 novembre 1971 un 
* commando » brucib vine se-
did persone rinchiuse in una 
capanna, in maggioranza don-
ne e bambini compresi fra 
un mese di eta e 13 anni. Nel
la stessa operazione le trup
pe di Caetano trucidarono 7 
CIVlll. 

Sempre sul Corriere della 
sera rtene pubbhcata una let-
tera di un'mfermiera italiana 
che larora m un otpedale del
la prormcta di Tete Nella 
lettera si conferma che la po~ 
polazwne del Mozambico nc-
ne sistematicamente dccima-
ta nel corso dei bombarda-
menti e delle distruzioni dei 
nllaggi « Parecchi — dice la 
lettera — spariscono durante 
git tnterrogatort. per non dire 
dt quelli che restano prtgio-
nieri " eternt " e di quelli che 
rengono mutilati. rest tnabili, 
ahenati piu di quanto lo sia-
no gta. Cib c dotuto — pro-
segue la lettera — al tcrro-
re che la gente ha dei sol-
dati colonialisti. degli interro-
gatori, dot* rtene torturata, 
bastonata. seviziata. Pensatc 
che in questa situaztone e 
tutto il popolo del Mozam
bico. circa otto milioni*. 

L'ulttma testimonianza, pub-
blicata dal giomale milanese, 
e una lettera di un missio
nario italiano, padre Leonel
lo Bettini, ai genitori di Pe-
saro. spedita dalla mlssione 
di * Nostra Signora della Con-
cez'tone* di Malata, in pro
vincia di Tete. Nella missiva 
il missionario scnve che spes
so gli abitanti rengono strao-
patt dai villaggi e covdotti in 
campi di conc'entramento, do-

re non si da loro nemmeno 
il tempo di costruire nuove 
capanne. Questo esodo forza-
to arnene perche le auiortta 
portoghesi rogliono sottrarre 
la popolazione dei villaggi al-
I'mfluenza dei patnott che 
lottano per Vindtpendenza del 
Mozambico. Successtramente 
le capanne evacuate rengono 
bruciate e interi nllaggi ren
gono rast al suolo 

<r Tutta la gente — scrtre 
padre Betttnt — rtcina o lon-
tana dalla misior.e — ri/o/e 
ventre qui da noi. nella spe
ranza di essere rtspettata a 
causa della nostra presenza. 
L'unica loro salvezza e (cosi 
pensano) di andare nella zo
na loro rtservata, vicino alia 
missione ». 

Parlando dei rapporti fra 
i mtsstonari e i patnott, pa
dre Bettini dice che questi 
ultimi rispeltano i missionari, 
nanzi i terroristi (cosl ren
gono chiamali dai colonlzza-
tori portoghesi i patrioti del 
Mozambico - n.d.r.,J ci hanno 
fatto sapere dove possiamo 
andare e dove non possiamo 
andare, dato che in alcune 
strode loro attaccheranno e 
in altre no; quindi noi con-
tinuiamo regolarmente a usci-
re in bicicletta e a piedt, a 
volonta ». 

I patrioti — prosegue padre 

Bettini — rogliono che noi 
stiamo ancora qui a conti-
nuare ad aiutare la popola
zione a cinlizzarst 

Dopo aver ricordato che 
quasi tuttt t patriott che oggi 
rtvono e combattono nelle fo-
reste hanno studiato nelle 
mis<iioni. padre Bettini sotto-
linea che « qui tn Africa, uno 
che studia sceglte da solo il 
proprio futuro. capisce tante 
cose e non vuole restore 
schtavo dei bianchi Noi non 
facctamo niente per aiutarh 
ad andare con t terroristi. 
perb molti vanno da soli per
che vogltono comandare loro 
nella loro terra ». 

Nella lettera padre Bettini 
ricorda che per questi moti-
rt t missionari sono control-
lati dalle autorita portoghesi 
percht ritenuti amid dei pa
tnott. 

Inflne, uno degli ultimi si-
gnlflcativl passi della lettera 
del missionario italiano ai ge
nitori, cosi dice: * Quando di-
co non vi dimenticate di noi, 
dlco soprattutto delle nostre 
genii, che sono considerate e 
trattate come bestie da so
ma, che valgono finche pos
sono arricchire lo Stato e 
quando si ribellano vengono 
cltminati». 

re parole, vengono consegnatl 
aviogetti MB-326 deflniti di 
« addestramento », ma che con 
poche modiflche possono es
sere armati di mitragliatrici, 
razzi e missili. Cosa che i go
verni acquirenti, con l'aiuto 
dei tecnici, consiglieri milita
ri e « materiah di ricambio » 
forniti dall'Italia si affrettano 
a fare. Si ha, inoltre, notizia 
di una trattativu per la vendi-
ta da parte della FIAT ai re
gimi razzisti dell'Africa di 20 
G-222 e 50 SM-1019. 

In pratica, come afferma 
anche Marsf Achkar, presiden
te della commissione sull'a-
partheid all'ONU, l'ltalia e tra 
I principah forniton di ar
mi e, in particolare, di aero-
plani al Sud Africa e. tratni-
te questo, allu Rhodesia. Men
tre al Portogallo forniamo dt-
rettamente quasi esclusiva-
mente armi leggere con rela-
tiva munizione, materiale per 
radio comunicazioni (Ducati. 
Selenia) e earn armati M-47 
trasformati dalla Oto-Melara 
di La Spezia. 

NelFincontro di Milano nel 
maggio dell'anno scorso, Ne-
t.o sottolineava: «Quello che 
diciamo sempre ai nostri ami-
ci e che il Portogallo non po-
trebbe resistere alia lotta di 
liberazione se non ricevesse 
aiuti dai membri della NATO. 
Pensiamo che i Paesi che ap-
partengono a questa associa-
zione debbano prendere le 
pr.opne misure affinche que
ste armi non siano usate con
tro di noi... Dobbiamo con
dannare coloro che sostengo-
no il PortogalLo e che gli for-
niscono armi. Come ad esem-
pio le mitragliatrici Beretta, 
gli elicotteri Agusta e gli avio
getti FIAT G-91 che servono 
a bombardarci. E' compito 
degli italiani bloccare questo 
commercio. E' compito degh 
italiani difendere un popolo 
che vuole essere libera ». 

Circa le forniture comples-
sive di materiale militare pro-
dotto dai Paesi membri della 
NATO al Portogallo, bisogna 
sottohneare che il regime di 
Lisbona riserva il 40 50 per 
cento del suo bilancio statale 
alle spese militari. Di queste 
I'80 per cento (al 1968) e de-
stinato al mantenimento e al-
l'amministrazione delle forze 
armate di stanza nei territori 
africani. Poiche la capacita 
produttiva del Portogallo e 
molto limitata, esso dipende 
praticamente dall'estero per 
quel che riguarda la fornitu-
ra di materiale militare. E no
nostante la maggior parte del
le forze armate portoghesi sia 
impiegata nelle colonie, i 
membri della NATO continua
no a fornire armi al regime di 
Lisbona «per accrescere il 
contributo del Portogallo alia 
NATO ». Questo contributo in 
realta e estremamente limita-
to. Infatti, al principio degli 
anni '60 il contingente porto
ghese NATO e stato ridotto 
da due ad una divisione, e 
quest'ultima e stata ridotta 
del 50 per cento della sua 
forza. Per quel che riguarda 
le forze aeree, la partecipazio-
ne portoghese alia NATO e li
mitata ad una squadriglia di 
aerei « Nettuno P-2 E » da pat-
tughamento manttimo. Una 
simile riduzione del contri
buto portoghese alia NATO si 
e anche verificata nella «di-
fesa» della penisola iberica 
dove la divisione rimanente e 
stata ridotta del 70 per cento 
delle sue forze iniziali. Tutti 
questi fatti sono ben noti agli 
alleati NATO del Portogallo, 
i quali tuttavia continuano a 
rifomirlo di armi sia per ra-
gioni commerciali che in cam
bio di garanzie militari nei 
territori portoghesi in Africa. 
Gia dallo scorso anno i mo
vimenti di liberazione stanno 
denunciando le trattative di 
Marcello Caetano tendenti a 
cedere alcuni terntori delle 
isole del Capo Verde. dell'An
gola e del Mozambico alia NA 
TO per istallarvi basi militari 
permanent!. 

Scendendo nei dettagli di 
queste forniture il dossier 
pubblica un elenco parziale 
degli strumenti bellici forniti 
al Portogallo. Aerei da bom-
bardamento: dal 1963 al 1966 
gli Stati Uniti hanno conse-
gnato non meno di 155 vehvo-
li; la Repubblica federale te-
desca ne ha consegnati circa 
400 dal '66 al *69; la Francia 
un centinaio alia meta degli 
anni '60; la Gran Bretagna 
diverse centinaia dal '62 al 
'67, 1'Olanda 30 ed il Canada 
19. Considerando i period! di 
consegna si puo comprende-
re come si tratti di cifre mol
to parziali Nari e naviglto da 
guerra nel '66 la Gran Bre
tagna ha consegnati al Porto 
galio 9 umta. gli Stati Un.ti 
17 tra il '66 ed il '67; la Fran
cia 11 tra il '67 e il 69; la 
Repubblica federale tedesca 
11. nel 70. l'ltalia 7. di cui 6 
costniite direttamente in Por-
toeallo 

Per quello che riguarda le 
armi leggere e le munizioni, 
1'elenco e molto lungo ed at-
tribuisce le forniture soprat
tutto a Stati Uniti, Repubbli
ca federale tedesca. Gran Bre
tagna, Francia, Italia, Olanda. 
Danimarca, Spagna, Belgio e 
Israele. L'ltalia fornisce in par
ticolare, secondo I'elenco, pi
stole Beretta M 1951, furili au
tomatic! FA leggero Beretta 
mod. 59 e FA M16. mitraglia
trici MG1. proiettili da mor-
taio da 120 millimetri. Parti-
colermente grave risulta il fat
to che nell'elenco delle forni
ture italiane siano incluse an
che mine anti-uomo, che ven
gono sparpagliate su sentieri, 
campi coltivati e strade. e che 
colpiscono in modo indiscri-
minato la popolazione civile. 

Un giovane contidino di una iona libarata dal Moiambico, atroctmente uitlonato da una bomba al 
napalm lanciata dagll atrel portoghtfl, vlana astistlto da un combattentt dal FRELIMO. 

Un'immaglna cha documanta da tola la brutalita • la farocia della raprawlona contro il movtmanto 
di liberazione in Mozambico. Un gruppo di sol dati poia — aorridendo — per una foto-ricordo. Uno 
di loro (al centro) regge la testa mozzsta di un partigiano stringendo fra i denti II lungo « macete » 
utilizzato per I'orrendo delitto. 

5/0 nell'agricoltura che nell'mdustria 

Un'economia arretrata 
in mano ai grandi 
monopoli stranieri 

/ / capitate intemazionale spadroneggia nelle miniere - II 
cot one* la carina da zucchero e il petrolio - La penetrazio-
ne statunitense - // peso della presenza del Sud Africa 

L'economia coloniale del Mozambico si 
basa quasi esclusivamente su due setto
ri economici: l'agricoltura e 1'industria 
estrattiva. II pnmo e caratterizzato dalla 
presenza di monopoli intemazionali e por
toghesi. Le colture principali sono rappre-
sentate dal cotone e dalla canna da zuc
chero. La produzione del cotone, control-
lata da compagnie a capitale belga, ha 
raggiunto nel 1968 un ammontare di 870 
mila quintali di semi e 440 mila quintali 
di fibra, contnbuendo in tal modo ad un 
sesto delle esportazioni totah. La produ
zione di canna da zucchero e control-
lata da societa inglesi, francesi e sudafri-
cane, fra cut spiccano la Sena Sugar 
Estates (GB» e la Industrial Developpe-
ment Corporation of South Africa. La 
canna da zucchero ha contribuito nel 
1968 al 10 per cento delle esportazioni to
tah. Ulteriori produziom notevoli sono 
rappresentate da sisal, riso, mais, tabac-
co e frumento. In particolare la produ
zione di sisal e controllata da compagnie 
inglesi, tedesche e svizzere, come la Com
panhia de Culturas de Angoche. Negli ul
timi anni grande impulso ha avuto la pro
duzione di acagiu, una noce il cui estrat-
to sembra essere anche un ingrediente 
essenziale per la fabbricazione di propel
lent! missilistici. La sua produzione — 
si legge in una ricerca pubbhcata da « Li
berazione e Sviluppo» — e controllata 
da compagnie a capitale sudafricano, ita
liano e portoghese, come VAnglo-Amen-
can Corporation. la Spence * Pierce bn-
tannica. la Tigers Oats A National Milling 
e la Prodotti Alimentan di Bologna. 

II settore minerario e monopolizzato 
dalle compagnie straniere. L'estrazione 
del carbone a Moatize e controllata dalla 
Companhia Carbonifera de Mocambique. 
una compagnia a capital! belgi e porto
ghesi. Le miniere di bauxite sono nelle 
mam della Wankie Callery & Company 
< Rhodesia). L'estrazione di uranio e 
amianto e monopolizzata dalla Deutsche 
Urangesellschaft, che ha ottenuto dal go
verno portoghese una concessione per 
un'area di 6.300 chilometri quadrati. La 
estrazione di fluorite nella zona di Ma-
nngue-Macassa e controllata dalla tede
sca Krupp. Presso Namapa sono stati 
scoperti vasti giacimentl di minerali di 
ferro. della cui estrazione si occupera la 
giapponese Sumitomo. L'estrazione di dia-
manti e controllata dalla Diamoc, asso-
ciata alia sudafricana Anglo-American 
Corporation. 

In seguito al rinvenimento di enorml 
giacimentl petroliferi, un certo numero 
di compagnie sudafricane e statunitensi 
si sono accaparrate i diritti esclusivi di 
indagine e sfruttamento del sottosuolo. 
Queste sono: Mocambique Gulf Oil Com
pany (USA), Hunt International Petro

leum Company (USA), Clark Mocambique 
Oil, Skelly Mocambique Oil (USA). Sun-
ray Mocambique Oil Company (USA), 
Texaco (USA), Pan American Oil Compa
ny (USA), Anglo-American Corporation 
(Sudafrica), Societe Nationale des Petro-
les de Aquitane (una compagnia iran-
cese che fa parte di un consorzio con-
trollato dalla sudafricana Anglo-American 
Corporation e dalla tedesca Gelsemberg), 
Entreprise de Recherches el d'Activites 
Petrolieres tFrancia), Mocambique Amo
co Oil Company (USA). Total, che pos-
siede anche una parte delle raffinene por
toghesi. 

Questo settore. cosi come d'altro can
to quello agricolo, orgamzzato secondo lo 
schema tradizionale deH'economia colo
niale orientata verso la massimizzazione 
del prohtto tramite 1'esportazione delle 
materie prime, pur rappresentando una 
parte consistente delle attivita economi
che del Paese, contribuisce ben poco alia 
formazione del reddito nazionale. A cau
sa della massiccia presenza dei monopoli 
intemazionali che incamerano ed espor-
tano la quasi totalita degli alti profitti, 
nel Paese non rimangono che le briciole 
delle enormi ricchezze naturali. 

II settore industriale in genere, e piu in 
particolare quello manifatturiero, si trova 
in una fase di embnonale sviluppo, sti-
molato recentemente dalle compagnie 
straniere interessate ad una prima tra-
sformazione di determinati prodotti. Raf
finene di petrolio sono sorte a Matala, 
mentre la Mobil Oil Company sta co-
struendo a Nacala un'ultenore raffineria. 
Inoltre gh impianti tessili nei distretti 
di Manica e Sofala, gli zuccherifici a 
Nuova Lusitama. Caia e Luaba, gh im
pianti per la Iavorazione della noce di 
acagiu a Nacala e Nampula, sono con-
trollati da quelle stesse compagnie che 
monopohzzano la raccolta del cotone, 
della canna da zucchero e deH'acagiu. 

Ai margin! di questa economia, tipica-
mente coloniale. coesiste l'economia degli 
africani. La pnma, come abbiamo visto, 
e nelle mani di gruppi monopolistic! in
temazionali e sudafricani. e riflette la 
divisione intemazionale del lavoro: la 
quasi totalita della produzione, basata 
esclusivamente su poche materie prime 
derivanti dal settore agricolo e minera
rio, viene esportata nei Paesi altamente 
industrializzati; mentre le importazioni, 
piii diversificate, sono basate non solo 
su prodotti di lusso, destinati al consu-
rno della popolazione bianca, ma anche 
su prodotti dell'Industria pesante, desti
nati alia nascent** manifattura locale. La 
seconda e una tipica economia di sussi-
stenza, basata soprattutto suU'agricoltura 
di villaggio e tendente unicamente a sod-
disfare i bisogni della comunita. 


