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Dal nostro inviato nelle zone liberate dal FRELIMO 

Erenia vide dal bosco i portoghesi 
decapitare la sorellina di 14 anni 

Tutte le regioni liberate sono terra di genocidio per i colonialist! — Un vecchio torturato e gettato da un elicotrero 
Visita al centro pilota nei pressi di Mango dove la vita rinasce poco a poco dopo che i portoghesi ne sono stati scacciati 

La lettera 
di Moro 

II dramma spaventoso del-
le popolazionl del Mozambico 
continue — dopo le rivela-
zioni sul massacri compiuti 
dai colonialist! portoghesi, e 
dopo le nuove prove rese note 
dal nostro inviato sulTinter-
vento criminale di forze boe-
re provenienti dalla Rhodesia 
e dall'Africa del sud — a su-
scitare profonde emozioni e 
reazioni in tutto il mondo e 
in Italia. 

Nel nostro Paese, oltre al 
nostro partito ed ai compagni 
socialisti. si sono fattl Inter
pret! dello sdegno popolare 
contro i delitti dei colonialisti 
numerose organizzazioni sln-
dacali e niolti Consigli regio-
nali e comunali. 

L'assessore alia cultura del 
comune di Bologna ha rice-
vuto dal mlnistro degll Este-
ri, on. Aldo Moro, la seguen-
te lettera: 

«Gentile assessore, in rela-
zione all'ordine del giorno 
delta Giunta munlcipale di 
Bologna che Ella mi ha voluto 
gentilmente inviare, desidero 
assictirarla che il governo ita
liano ha gid espresso alle auto-
ritd portoghesi, attraverso i 
canali diplomatics la sua vi
va preoccupazione per la si-
tuazione in Mozambico. 

a Desidero altresi assicurar-
la che il governo segue alten-
tamente I'evolversi della situa-
zione in quel territorio e non 
manchera, ispirandosi ai prin-
cipi e alle deliberazioni delle 
Nazioni Unite, di fomire ogni 
appoggio alle opportune ini-
ziative sia di carattere umani-
tario che politico. Con i piii 
cordlali salutin. 

Si tratta senza dubbio di 
una risposta apprezzabile e in-
teressante. soprattutto per la 
notizia, contenuta nella lette
ra dell'on. Moro. che il gover
no italiano ha espresso le sue 
preoccupazioni al governo por-
toghese. 

Quanto agli atti concreti 
del governo italiano, sembra 
opportuno che essi vengano 
meglio definitl. Non pare suf
ficients infatti, assicurare lo 
appoggio alle eventuali inizia-
tive dell' ONU. ' specialmente 
quando e noto il nessun con-
to che le autorita portoghesi 
fanno delle risoluzioni del 
massimo consesso internazio-
nale e dopo che il Portogallo 
ha perfino opposto un rifiuto 
alia richiesta dell* ONU di con-
durre un'inchiesta sul massa-
cro compiuto nel villaggio di 
VViriyamo. Si avverte piutto-
sto la necessita che il nostro 
governo assuma sue iniziative 
specifiche, tanto piu che pro-
prio dal nostro Paese sono 
stati venduti ai colonialist! 
portoghesi gli aerei Fiat G-91, 
che vengono impiegati diretr 
tamente nell'azione dl stermi-
nlo delle popolazioni africane. 

Con preciso riferimento alle 
rivelazioni dell'inviato specia-
le deU'Unita. l'agenzia ANSA-
APP ha diramato una sfron-
tata smentita di una non me
glio individuata « fonte uffi-
ciale portoghese». Eccone il 
testo: 

« Da ' fonte ufficiale porto
ghese viene oggi categorica-
inente smentita la notizia pub-
blicata da un giornale italia
no secondo cut truppe rhode-
siane e suda.'ricane operano 
nel Mozambico su richiesta 
del governo portoghese. La 
stessa lonte aggiunge che mot
to di recente 48 giornalisti 
slranteri hanno vtsilato la pro-
vincia di Tete, nel Mozam
bico. dove secondo queslo 

giornale combatterebbero trup
pe rhodesiane e sudafricane, 
senza aver visto n6 aver fatto 
menzione della presenza di 
queste truppe ». 

Sarebbe fin troppo facile ri-
spondere che nessun valore 
pud essere attribuito a tale 
« smentita ». vista la fonte dal
la quale proviene. Ma prefe-
riamo far parlare i fatti. 

L'inviato dcWUnila (di cui 
pubblich.amo in questa pjigi-
na un'altra corrispondenza di 
straordinario interesse) non 
ha riferito « per sentito dire » 
voci incontrollate. La compa-
gna Marisa Musu ha raced-
to sul posto testimoniartze 
dirette di chi e stato perso-
nalmente vittima deH'mter-
vento delle forze boere, pro
venienti dalla Rhodesia e dal
l'Africa del sud. Nella sua 
corrispondenza di mercoledl. 
alia quale si rifensce la 
«smentita» dei colonialist! 
portoghesi. citava nomi e co-
gnomi e indicava precise lo
calita della provincia di Tete. 

Non vi e che una conclu-
sione da trarre: il Portogal
lo offra immediatamente. pri
ma cioe di aver il tempo di 
dare una lustra dl «norma-
Iizzazionen a quei territori, 
la possibiiita di compiere una 
indagine ad autoievoli com
mission i internazionali. Ma 
comunque una indagine e 
posslbile anche raccogliendo 
le testimonianze degll scam-
pati ai massacri, che sono 
riusciti a rifugiarsi nel ter
r i tory dello Zambia. 

Quanto alia pretesa ctesti-
monlanzan di un gTuppo di 
giornalisti stranieri. ai pud fa* 
cilmente capire che le autc-
litA portoghesi hanno fatto 
loro vedere quel che esse vo-
Isvano. come appunto e con-
fermato dalla corrispondenza 
da Londra, che pubhlichiamo 
! • questa stessa paglna. 

Erenia Tafiraglere (la ragazza col giubboito scuro al centre- della foto) e la testimone ocu 
lare di un altro massacro compiuto dalle truppe special! portoghesi nel villaggio di Mucum-
bura, vicino a Wiryamo. Le e stato ucciso il nonno, una sorella quattordicenne e stata deca-
pitata, non sa piu niente degli altri familiari. 

Invilali dai colonialisti di Lisbona per smentire le rivelazioni 

Trentanove dei 40 giornalisti 
inglesi confermano i massacri 
La poiizia segreta espelle I'inviato dei « Times » in procinto di ac-
certare I'orrenda verita che si tenta disperatamente di nascondere 

M» J»K-»V 

Dal nostro corrispondente 
LONDRA. 23 

I massacri portoghesi in 
Mozambico. Ie localita, le da
te. il modo in cui sono stati 
eseguiti e i nomi di molte 
delle loro vittime innocen-
ti sono stati documentati dai 
giornali inglesi e internazio
nali dopo !a clamorosa denun-
cia di padre Hastings sul 
Times il 10 luglio scorso. At-
tingendo a varie fonti indi 
pendenti si e raggiunto c un 
insieme di prove e testimo
nianze che col loro peso cu
mulative si rivelano schiac-
cianti». come ha scritto al-
l'unanimita la stampa ingle-
se. Ha fatto eccezione solo 
I'inviato del conservatore 
Daily Telegraph che. invitato 
dal governo portoghese insie
me ad altri 40 giornalisti. ri* 
torno dal Mozambico dicendo 
di non aver visto nulla. 

Un paio di settimane fa In 
un programma della BBC i 
direttori degli altri giornali 
hanno ricordato con incredu-
Iita ed ironia tale esempio 
di vistosa miopia al redatto-
re capo del Daily Telegraph. 
Tutti gli altri osservatori in
glesi scrissero un resoconto 
ben di verso. Ad esempio Ja
mes McManus. del Guardian. 
il 14 luglio venne condotto 
dairesercito portoghese insie
me agli altri inviati ai vil
laggio di Wiliamo che risul-
to assai p;u piccolo del Wi-
riyamu che figurava nella de-
nuncia originaria del massa
cro di 400 persone nel dieem-
bre 1972 redatta dai padri di 
Burgos. 

La localita. evidentemente. 
non era la stessa. La mano-
vra delle autorita portoghesi 
ere fin troppo evidente. Eo-
pure. anche a Wiliamo e'era-
no ovunque i sezni di distru-
zione e d: morte attorno ai 
resti carbonizzati di U ca-
panne. «GI1 ufficiaJi del 
17* battaglione — scriveva 
McManus — ne?ano di aver 
mai sentito il nome di Wi-
riyamu. ma un soldato. alia 
presenza di un maggiore por
toghese. dice di ricordarse-
lo._ La verita potrebbe esse
re stabilita solo se i por
toghesi fossero in arado di 
fare: vedere dove sono ades-
so gli africani che una volta 
abitavano Ie zone devastate 
ed abbandonate ». 

II 15 luglio il Sunday Times 
Iccalizzava I! villaggio di Wi-
riyamu esattamente 25-30 chi-
lometn a sud della capitaie 
del Tete nel triangolo for-
mato dal fiume Zambesi, il 
fiume Luenha e la strada da 
Tete a Changara. La localita 
figurava nelle mappe dei 
misslonan cattolici. Due del
le fonti primarie della de.iun-
cia originate sono in prigio-
ne da 19 mesi: padre Mar
tin Hernandez e padre Al
fonso Valverde. Per il pro-
cesso, prevtsto per il prossi-
mo autunno. hanno gia pre-
sentato testimonianza giurata 
tre auore, due vescovi, un 
prete che confermano tutti 
la storla delle atragl. Altret-
tanto hanno fatto padre Vi
cente Berenguer e padre Al
fonso da Costa che hanno 
parlato con I superstitl. 

L'inviato del Times, Ml-

chael Knipe. venne " espulso 
da Tete. il 22 luglio. su ordi-
ne della poiizia segreta por
toghese D.G.S., quando era 
probabilmente in procinto di 
accertare I'orrenda verita 
che Lisbona cerca invano di 
nascondere. Inline il giorna-
lista Peter Pringle del SMJI-
day Times pubblic6 il 5 ago-
sto un'intervista con Anto
nio, un ragazzo africano di 

di 15 anni. uno dei pochi so-
pravvissuti. che ha perduto 
madre. padre e fratelli nella 
strage di Wiriyamu. Anche 
Pringle venne espulso dalla 
poiizia segreta portoghese che 
lo accuso di voler spia-
re «le istallazioni milita-
ri» e gli confisco taccuini e 
fotografie. 

Antonio Bronda 

Presenti Ceausescu e numerose delegazioni 

Bucarest: celebrato 
il 29° anniversario 
della insurrezione 

Dal nostro corrispondente | 
BUCAREST. 231 

Con la - tradizionale mani- i 
festazione sulla piazza degli I 
aviatori — cui hanno parte- j 
cipato durante tre ore e mez- ; 
zo centinaia di • migliaia di | 
persone — Bucarest ha ce- | 
lebrato questa mattina il ven- j 
tinovesimo anniversario del-
1'insurrezione armata antifa-
scista che il 23 agosto 1944 
segno la liberazione del paese. 

Sul palco d'onore, con gli 
altri dirigenti del Partito e 
dello Stato. ha seguito la ma-
ni festazione il compagno Ni-
colae Ceausescu. segretario ge
nerate del PCR e capo della 
Rcpubblica romena. 

Alia mani festazione hanno 
assistito — con Ie rappressn-
tanze diplomatiche — anche 
numerosi ospitl stranieri. tra 
cui Dolores Ibarruri e Santia
go Carillo rispettivamente pre-
sidente e segretario generate 
del Partito comunista spagno-
lo. Era no presenti anche i 
compagni Domenico Ceravolo 
della Direzione del PCI e Ser
gio Segre. membro del Comi-
tato Ccntrale e responsabile 
della sezione esteri del no-

Ricevimento 

all'ambasciata 

di Romania 
Nella sede dell'ambasciata 

di Romania a Roma, l'amba-
scialore Jonasco e la sua con-
sorte hanno offerto un ricevi
mento in occasione della festa 
nazionalc della Rcpubblica so
cial 1st a romena. Erano pre
senti numcrosissimc personali-
ta del mondo politico, rappre-
sentanti diplomatic!, parlamen-
tari. esponenti della scienza. 
della cultura e dell'arte. Per il 
PCI erano presenti i compagni 
Novella. Pccchioli. Galluzzi del
la Direziont1. e i compagni Fcr-
ri. Galli, Giunti. Pavolini, Cap-
pelloni del Comitato centrale. 

stro partito. nonche Giusep
pe Amici membro della Dire
zione del Partito comunista 
di San Marino e il senatore 
Vetrano presidente dell'Asso-
ciazione Italia Romania. 

Alia parata militare che ha 
aperto la manifestazione han
no partecipato rappresentan-
ze di tutte le armi, delle guar-
die patriottiche — un corpo 
costituito nell'agosto del '68 
— della gioventii comunista e 
dei pionieri. E' seguita poi 
la sfilata popolare dei lavo-
ratori e dei cittadini della ca
pitaie. ET stato tutto un sus-
sfguirs: multicolore di fiori. 
bandiere. striscioni. cartello-
ni con scritte inneggianti ai 
successi ottenuti e con gli 
impegni per sviluppare e mi-
gliorare la societa socialista. 
In particolare spiccavano i 
cartellonf con Ie cifre relati 
ve alia realizzazione del pia
no quinquennale con sej me
si di anticipo — che costitui-
sce il migliore impegno per 
il rafforzamento delle strut-
ture della societa — e quelli 
con parole dordine di soli-
darieta e di amicizia con tut
ti i paesi socialisti, con tutte 
Ie forze progressiste del mon
do. La manifestazione si e 
poi conclusa con la sfilata 
del cinquemila Iavoratori che 
avevano assicurato il servizio 
d'ordine e che di fronte alia 
tribuna d'onore hanno canta-
to in coro Tlnternazionale. 

In occasione della ricorren-
za del 23 agosto - celebrato 
dal paese con due giorni di 
festa nazionale — questa se
ra il Comitato Centrale del 
Partito. il Consiglio di Stato 
e il Consiglio dei ministri 
hanno orrerto un ricevimen
to. Analoghe manlfestazioni si 
sono svolte anche nelle altre 
citta della Romania. 

Nella capitaie le celebrazlo-
ni erano iniziate nella serata 
di ieri con una manifestazio
ne solenne ne) corso della 
ouale aveva parlato Chlvu 
Stoica presidente della Com-
missione Centrale dl control-
lo del Partito e uno del vete
ran! del PCR. 

Silvano Goruppl 
.y-.-j- v . -x" 

Dal nostro inviato 
(Dal Tete. provincia liberata 

del Mozambico) 
Da due settimane 1 Fiat 

G. 91 bombaiduno ogni gior
no la zona attorno a Wirya
mo: 1 portoghesi vogliono in-

• terrompere ad ogni costo qual-
sias! via dl comunlcazlone con 
la parte libera del Tete, am-
mlnlstrata dal Frellmo. Han
no paura che giornalisti, po
litic!, osservatorl di qualsla-
si na/.ionnltta arrivlno nel din-
torni del villaggio massnern-
to. I bombardamentl tendono 
a precludere l'acresso a tut-
ta la parte del Tete che sta 
fra Mague e la frontiera ro-
desiann, Mahanda e Mucum-
bura compresi: c'6 lnlntti nel 
ragglo di un centinaio di chi* 
lometrl sulle sponde meridio
nal! dello Zambesi vicino a 
Wiryamo tutta una zona di vil 
laggl dove la popolazione e 
stata quasi totalmente elimi-
nata e 1 portoghesi non pos-
sono correre il rischio di te
stimonianze oculari. 

I bombardamenti. nel villag
gio dove ci - troviamo oggi. 
non si sentono: siamo a cin
que gtornl di cammino da 
Wiryamo e qui da una setti-
mana e'e calma, le ultlme 
bombe sono cadute sei giorni 
fa. Due o tre volte al giorno 
pero gli aerei da ricognizio-
ne prima e i bombardieri do
po sorvolano il nostro terri
torio. La vita pero continua 
regolare solo al momento in 
cui il rumore degli apparec-
chi si Ta piu vicino. la gente 
si ferma un attimo e e'e im-
provvisamente un grande si-
lenzio. 

E' difficile che in queste 'o 
ne i bombardamenti colgano 
nel segno, cl spiegano; le bom
be cadono alia cieca, prenden-
do di mira i viottoli appe-
na segnati o ! campi, ma or-
mai popolazione e guerriglie-
ri sono esperti. -

Quasi ogni giorno aprono 
nuovi viottoli e nel campi la-
vorano ad ore sempre tliver 
se. II pericolo masjgiore. del 
resto. almeno qui arlesso nel 
Tete. non viene dai bombar
dieri, ma dagli elicotteri Pre-

• ceduti da un bombardamen-
to a tappeto. cinque o sei •.*ll 
cotteri calano negli spiazzi su 
cui le bombe hanno fatta ter
ra bruciata; le truppe specia-
11 sbarcano armate fino ai 
denti, fanno un'incursione ra-
pida nei dintornl, sparano al-
l'lmpazzata, se trovano capan-
ne Ie incendiano. se qualcu-
no non ha fatto a tempo a 
nascondersi (nelle grotte e in 
rifugi ben mimetizzati) lo uc-
cldono. senza guardare se e 
un bimbo di pochi anni. una 
donna incinta. un vecchio. Poi 
si rimbarcano. in gran frelta. 
per paura del contrattacco 

Nel Tete libero pero queste 
Incursioni si vanno facendo 
sempre piu rare; i portoghe
si se *ne stanno a.-=serraglia-
tl nelle sei o sette cittadine. 
e vengono riforniti per via 
aerea. 

Nel Tete, In piu del 607o 
del suo territorio. Ie popolazio
ni liberate dal giogo porto 
ghese. Invece. fanno vita qua
si normale: lavorano. traspor-
tano. studiano. 

Al Centro pilota, nelle vici-
nanze del villaggio di Mango 
adesso studiano 95 ragazzi dai 
9 ai 18 anni (26 sono bambi
n o . «Ecco la nostra rispo
sta a Wiryamo » cl dice il co-
mandunte partigiano Ermelin-
do. responsabile del settore 
istruzione di tutta la provin
cia del Tete. E ci porta in 
giro per il Centro (che e poi 
un villaggio di capanne dove 
gli alunni dormono. mangia-
no. studiano, lavorano> e ci 
invita a parlare con qualsia-
si b.imbino voghamo. 

Una «lezione» 
E' a caso che fermiamo 

una ragazza: ci sembra piu 
grande delle sue compagne e 
infatti ci dice dj avere circa 
19 anni (questa dell'eta e sem
pre un dato molto approssi-
mativo* Si chiama Erenia 
Tafiragiere, frequenta la III 
classe. viene da Mucumbura, 
un villaggio vicino a Wirya
mo. dove alcuni mesi fa i por
toghesi hanno fatto una incur 
sione, per a dare una lezione •> 
alia popolazione colpevole. se
condo loro di aiutare i parti-
giani. Erenia parla in porto
ghese (in tre mesi qui al 
Centro quasi tutti gli alunni 
imparano il portoghese. unl-
co mezzo per potersi intende-
re l'un 1'altro ed avere una for
ma di comunicazione comune, 
data la molteplicita e la varie-
ta dei linguaggl locali). Scan-
disce lentamente le j parole. 
non alza mai la voce, dal to-
no, il suo sembra un raccon-
to Incolore. scialbo. « Sono en-
tratl in casa mia I soldati» 
(«erano bianchi o negn?» 
chiediamo e cl risponde « tut
ti bianchi »; la stessa rispo
sta ci verra data senza esita-
zione da tutti gli altri. bam 
bini e adulti. che avremo oc
casione di interrogare sulle 
atrocita di cui sono stati vit
time o a cui hanno assistito>. 

«Hanno preso mio nonno e 
gli hanno dotto che sapeva 
no che dava da mangiare ai 
"turn" (e il vocabolo dispre-
giativo col quale i portoghe
si chiamano 1 partigiani del 

•Frelimo): doveva confessare 
dove erano nascostl, altrimen 
ti lo avrebbero ammazato. 
"Potete ammazzarmi. ma io 
non ve lo posso dire perche 
non lo so". Lo picchiano sel-
vmggiamente, sviene, gli butta* 
no addosso dell'acqua, Io pic
chiano ancora. Poi lo trascl-
nano via. Dopo un po' (per 
Erenia, come del resto per 
t u t u la popolaslone 11 concet- , 

to Ui tempo e Uifflcilmente 
raffrontablle al nostro, legato 
come e, solo al sorgere e 
nl tramontare del sole). SI sen-
te ^ul villaggio il rombo dl 
un ellcottero. Appeso fuo-
ri, che penzola neH'aria, si ve-
de un corpo umano; non si di
stingue chi 6; quando l'appa-
recchlo arrivn sul flume, 11 cor
po viene sgahcinto e scompa-
re In basso, inghlottlto dall'nc-
qua. Pol tutto il villaggio aa-
pra: era II nonno dl Erenia. 
La famiglia fugge (il padre e 
lontano. da tempo, arruolato 
nel Frelimo), ma la sorella di 
14 anni. Rosaria, torna tndle-
tro a prendere qualcosa. I sol
dati l'afferrano. Erenia vede 
ogni cosa, noscosta nella bo 
scaglln: alia sera i portoghe
si fanno 11 giro delle stradine 
del villaggio con la testa di 
Rosaria su una plcca. 

Tanti uccisi 
Chiediamo a Flrminu, Nya-

unga, 12 anni, da Marara, un 
altro villaggio della zona di 
Wiryamo. se ha mai visto 1 
portoghesi. Ci racconta la sto-
ria del «regulos» Jaquesta 
(«regulus» sono i capi-villag-
gio nominati dai portoghesi. 
che pero spesso si schierano 
col loro popolo contro i colo
nialisti): il bambino lo ha vi
sto prendere dai portoghesi: 
davanti a tutto il villaggio in 
piazza, e stato picchiato sel-
vaggiamente e poi legato per 
le gambe. I soldati lo tira-
vano su e glu. tuffandogli sem
pre piu spesso la testa den-
tro un tamburo pieno d'ac-
qua. Volevano sapere dove e-
rano nascosti quelli del Freli
mo. Non ha parlato. e dopo 
un po' di tempo era tutto 
gonfio e perdeva sangue dalle 
orecchie. perche era morto. 

Parliamo ancora con David 
Sciabocca, 15 anni. anche !ul 

di Mucumbura. con Joacnin Cis-
sone. 11 anni. di Kzula. con 
Joachina Timoteo. 14 anni di 
Zumbu. con Marin Mranziscu 
di Marara 

Ci dicono di nonni picchia-
ti a morte. di sorelle arre-
state e scomparse. di madri 
uccise a colpi di mitra. di 
z-i tras-inati ppr una corda 
dalle jeep in corsa. di fughe 
angosciose. I padri. in questi 
racconti, non compaiono qua
si mai. perche evidentemente 
I portoghesi si sono sfogati 
su villaggl e famiglie dove non 
ci sono uomini validi, tutti mi
litant! nelle forze partigiane. 

Al sesto settimo rarconto 
non prendiamo piu appunti. 

chiediamo all'interprete di non 
chiedere piu niente. Sentiamo 
che la nostra ricerca di te
stimonianze e prove deve fer-
marsi: capiamo adesso. qui, 
dove siamo <>rrivati dopo quat-
tro giorni di marcia a piedi 
per foreste e altipiani. spinti 
dal desiderio di trovare ^do
cument! » che confermino Wi
ryamo. che ogni parte del Te
te. o meglio tutto il Mozam
bico libero — un milione e 
piu di popolazione — e terra 
di senocidio 

E' inutile e crudele contl-
nuare a interrogare con que
sti bambini: ha ragione 11 di-
rettore del Centro pilota che. 
pur avendoci Iasciato libera-
mente parlare con chi voleva-
mo, ci tiene a dirci altre co
se. In tutto il Tete nelle zo
ne liberate dal Frelimo ci so
no 13 mila bambini e ragazzi 
che studiano nelle scuole dei 
villaggi e delle foreste. L'anno 
scolastico e di 39 settimane. al
ia fine c> sono gli esami. Chi 
non e promosso. ripete l'an
no. Difficolta ce ne sono an
cora. e sono enormi. ma pri
ma in queste stesse zone e'era-
no a mala pena due. trpcento 
alunni e tutti nelle scuole del
le mission! perche il governo 
portoghese non ne aveva tsti-
tuito neanche una. L'ostacolo 
piu grosso. talvolta in=ormon-
tabile e costituito dalla penu-
ria di qu^derni. di matite 
(proprio matite. non «biro*»>, 
libri. carte geografiche. E poi 
qualcosa che serva a variare 
il vitto di queste comunita in-
fantili: latte in scatola. carne. 
formagglni. marmellate. Gli a-
lunnl colli vano con l'aiuto dei 
professori (per lo piu ragaz-
ze di una ventina d'anni che 
hanno fatto la I o la II classe 
nelle scuole mlssionarie) i 
campi. dove con molto orgo-
glio ci mostrano l'insalata. Ie 
carote. t pomodori, prodotti 
rarissimi qui dove in questa 
stagione manca del tutto 1'ac-
qua e non piove da cinque 
sei mesi. 

Ermelindo ci parla con pas-
slone della cura per mante-
nere e sviluppare le tradizio-
ni culturali (danze. cant!, arti-
gianato. favole e racconti nel
la lingua originaria). per com-
battere I pregiudizi (special
mente le credence negli spiri-
ti spesso alimentate nei vil-
laggi dai a curadores -». sorta 
di stregoni). per propaganda-
re Ie piii elementari norme 
igieniche e sanitarie. (Erme
lindo ci dice con rammari-
co una frase che durante que
sti dieci giorni di viaegio nei 
territori della guerriglia ci 
sentiremo ripetere in mille oc-
casioni, da comandanti milita-
ri. da capi politici. da sempli-
ci popolanl: * In tutto il Mo
zambico libero, piu di un mt-
lione di persone. un quarto 
di tutto il territorio nazionale. 
non abbiamo un solo dot-
tore»). 

Quando lasclamo il Centro 
pilota, II rombo dl un aereo 
portoghese prima vicino, si al-
lontana: i bambini ci salute-
no intonando una canzone 
tradizionale. In cui, ci tradu-
cono, cl si rallegra perche e 
viclna la stagione del rac-
colto. 

Marisa Mutu 

SolUcltata dalla FILEP alia segretarla del Parlamento europeo -\ 

Una vera «azione sociale» 
per i Iavoratori emigrati 
Sara probabilmente preso 

in esame in settembre, do
po che la riunione, gia fis-
sata per fine glugno, subl 
un rinvio a causa dei con-
trnstl tra i Paesl comunita* 
ri, il documento predisposto 
dalla commissione delle,Co
munita Europee sui «linea-
menti di un pro-ramma di 
azione sociale », che la com
missione stessa gia presento 
al Consiglio dei ministri il 
18 aprlle 1973. Questo pro-
gramma segue di due anni 
un analogo documento ri-
guardante il « progetto pre-
liminare per la politica so
ciale della CEE », che fu e-
laborato e presentato nel 
mese di aprile 1971. Questa 
semplice considerazione di 
calendarlo testimonia dei ri-
tardi e dei ripetuti rinvii 
che la Comunita sta accu-
mulando in materia sociale; 
ne ci si pub dire certi che 
l'attuale documento venga 
esaminato in settembre dal 
Comitato tripartito, quello 
che comprende anche i sin-
dacati, accanto ai governi e 
ai rappresentanti del padro-
nato. 

Fatta questa considerazio
ne, vogliamo in questa nota 
soffermarci soltanto sulla 
parte dei « lineamenti di a-
zione sociale » che riguarda 
i Iavoratori emigrati, prin-
c>palmente riferendocl alle 
osservazioni e proposte che 
la president della FILEF. 
in vista della riunione del 
giugno scorso, fece giunge-
re alia segreteria del Par
lamento europeo e al mini-
stero italiano degli Esteri, 
con la richiesta — che vie
ne confermata — di asso-
ciare le organizzazioni de
gli emigrati all'esame dei 
problemi sociali. 

Ricordiamo anche che, 
gia due anni fa, un giudizio 
fortemente critico era stato 
formulato dalla FILEF nei 
confronti del vecchio « pro
getto ». nel quale si preve-
deva la pura e semplice pro-
secuzione dei flussi emigra-
tori dall'Italia, con qualche 
intervento, del tutto margi-
nale, per la formazione pro-
fessionale, ma senza acco-
gliere il principio della ne
cessita di intervenire per li-
quidare l'esodo coatto di 
massa, interrompere la SDi-
rale della decadenza e delle 
congestioni. per impostare 
cosl saldamente — notava 
la FILEF — una politica so
ciale rivolta a creare una 
«Europa del lavoro e del 
progresso ». Ricordiamo an
che che. il 24 ottobre 1971. 
in tutti i Paesi della Co
munita la FILEF organizzo 
numerose e forti manifesta-
zioni di Iavoratori emiPrati 
(Colonia, Stoccarda, Lim-
burgo ecc). 

II documento odiemo in 
certa misura mostra di av-
vertire che la situazione si 
e deteriorata e accenna a 
rritiche alle passate imDO-
stazioni: constatato il ritar-
do esistente, la Commissio
ne prospetta la necessita di 
una ma°*»iore apertura ed 
effi>acia dei programmi. per 
evitare — si dice nel docu
mento — che le differenze 
di livello da regione a re-
gione continuino ad accen-
tuarsi, per raggiungere il 
nieno impiego e assicurare 
la partecipazione dei Iavora
tori e depli imprenditori al
le decisioni. 

Pur generica, questa par
te indica in termini nuovi 
alcune esigenze. ma — nota 
la FILEF — vi sono alme
no alcuni grossi difetti: il 
primo consiste nel non in-
dicare chiaramente il Mez-
zogiorno come l'area col pi
ta dal piu vasto squilibrio 
economico e sociale, non as-
similabile ai ritardi esisten-
ti in altre regioni della Co
munita; il secondo e quello 
di prevedere un'azione so
ciale semplicemente corret-
tiva dei guasti rausati da 
altre politiche della CEE 
(quale coerenza pub esser-
vi nelle misure contro la di-
soccupazione, ad esempio, 
se la politica agraria. indu-
striale e finanziaria. crea di-
soccupazione e squilibri?); 
il terzo e quello relativo a 
un difetto dl rapporto tra 
politica sociale della Comu
nita e politica sociale nei 
singoli Paesi. Sono questi i 
temi che impegnano l'inte-
ro movimento dei Iavora
tori. 

Per quanto riguarda la 
politica emigratoria la no-
vita dei «lineamenti per un 
programma di azione socia

le » consiste nell'avere ab-
bandonata la vecchia linea. 
II documento del 18 aprile 
1973 accoglie una delle tesi 
fondamentali da noi soste-
nute: deve essere posto ter* 
mine aU'emigrazione forza-
ta, l'occupazione va portata 
la dove vi sono i Iavoratori, 
I'obiettivo prlmario del pie-
no impiego spetta al gover
ni oltre che alia Comunita 
(si ricordl che vi e stata 
anche una recente polemica 
tra coloro che hanno soste-
nuto che la disoccupazione 
italiana fosse un problema 
solo europeo, e coloro che 
hanno ribattuto che questa 

' tesi tendeva a liberaro il 
governo italiano di prima
rie responsabllita), ai Iavo
ratori em^;rati deve essere 
applicato lo stesso livello 
di protezione sociale che 
viene assicurato ai cittadi
ni del Paese ospite. 

A questa parte fa specifi* 
co riferimento il documen
to della Presidenza della 
FILEF, nel quale si prende 
atto della novita e si solle-
cita che si passi ai fatti. Le 
proposte conclusive della 
FILEF sono quindi le se-
guenti: 

1) la politica sociale non 
deve essere subordinata al
ia vicenda monetaria, spes
so frutto di speculazione in-
ternazlonale, e comunque 
conseguenza di squilibri; oc-
corre combattere gli squi
libri, anche con una giusta 
politica di arresto dell'eso-
do e delle congestioni, e im-
pedire che le conseguenze 
della crisi siano riversate 
sui Iavoratori; 

2) la politica sociale non 
dev'essere contraddetta da 
politiche comunitarie ' che 
vengono poste in essere in 

altri settori: agrario, indu-
striale e delle concentrazio-
ni. regionale; 

3) finora soltanto il pa 
dronato ha realmente con-
tato nelle scelte della Co
munita: oggi devono prevo 
lere le istanze del mondo 
del lavoro, di fronte alia 
crescente mole del gravl 
problemi che sono stati crea-
ti. AU'Europa del profitto 
deve succedere 1'Europa dei 
Iavoratori e del progresso 
sociale; 

4) per realizzare la parila 
offettiva tra emigrati e cit
tadini locali, la FILEF pro
pone che sia immedlatamen-
te approvato lo Statuto in-
ternazionale dei diritti, co
me base per gli accordi di 
emigrazione e quadro giuri-
dico generale in tutti i Pae
si, che subito si adottino 
provvedimenti: a) per gli 
alloggi economici e sociali, 
b) per l'istruzione scolasti-
ca, c) per realizzare in tut
ta la Comunita la parteci
pazione degli emigrant! ai 
Consigli comunali, d) per 
armonizzare con tendenza 
all'unificazione le leggi pre-
videnziali e sociali; 

5) la FILEF e le associa-
zioni degli emigrati e i sin-
dacati devono essere in per
manen t associati alle scel
te della Comunita. In par
ticolare si richiede che vi 
sia un esame comune di al
cuni provvedimenti, di cui 
parlano i «lineamenti d'a-
zione sociale », come i pro-
getti pilota di alloggi socia
li, e che analoga partecipa
zione vi sia nel « gruppo » 
che entro il 31 dicembre 
1974, dovra adottare decisio
ni per gli emigrantK parita, 
formazione • professionalc, 
scuola, partecipazione). 

Provenienti dall 'estero e dal Nord 

3000 himhi smdi in 
cohnia con le nssech-
zioni degli emigrati 

Sono cominciate, all'ini-
zio del mese di agosto, le 
vacanze in Sardegna, per 
quasi 3.000 bambini, figli di 
Iavoratori sardi emigrati in 
Francia, Svizzera, Olanda, 
Belgio, Germania Occiden-
tale, e nelle citta del Nord. 
Si tratta di una breve va-
canza di venti giorni, da 
trascorrere nelle colonie 
marine sparse nelle varie 
localita turistiche della no
stra isola. Solo aU'ultimo 
momento, grazie alia costi-
tuzione del CAES, dovuto 
all'intervento delle associa-
zioni che tutelano gli emi
grati e delle associazioni de-
mocratiche di massa, si e 
potuto varare un piano di 
emergenza e si sono potu-
te organizzare le colonie 
marine per questi bambini. 

Le difficolta e i ritardi 
sono stati dovuti alia resi
st enza di decine di enti e 
organismi clientelari, che si 
spartivano una grossa fet-
ta dei fondi che la Regio
ne metteva annualmente a 
disposizione. Condurre la 
battaglia contro questi en
ti e stato particolarmente 
difficile e complicato, -so
prattutto a causa delle con
tinue deformazioni che la 
stampa oindipendente» at-
tribuiva alia battaslia con-
dotta dal PCI e dalle for
ze democratiche nel Consi
glio regionale. « Motti emi
grati — ci racconta la com-
pagna Pina Prizzi, segreta-
ria della FEMS (Federazio-
ne emigrati sardi) — si la-
mentavano con noi e ci di-
cevano che eracamo con
tro le colonie estite. Era 
falicoso. spesso, spiegare 
che la nostra battaglia fos
se rivolta solo contro tutti 
gli enti clientelari e tutti 
gli sperperi. e non contro 
le colonie ». 

Con la costituzione del 
CAES, la spesa prevista per 
le vacanze dei figli de^ii 
emigrati si aggira sui 380 
milioni. 120 in meno dello 
scorso anno. Tale riduzio-
ne e dovuta alia diminuzio-
ne del numero dei bambini 
e alia contrazione del perio-
do della vacanza (da un 
mese a 20 giorni). « A'OJ 

[ REPUBBLICA FEDERALS TEDESCA 

Uniti nella lotta 
per il contralto 

dei metalmeccanici 
I Iavoratori emigrati nel

la RFT si accirgono, insie
me ai loro colleghi tede-
schi, ad iniziare la lotta per 
il rinnovo del contratto col-
Iettivo del metalmeccanici. 
L'azione e molto vasta, con-
siderato che la categoria 
comprende circa 5 milioni 
di Iavoratori. Gli stranieri 
che svoigono la loro atti vi
ta nel sindacato hanno gia 
fatto appello perche" tutti gli 
emigrati si eolleghino stret-
tamente alia classe operaia 
tedesca. 

II momento e particolar
mente difficile, se si pensa 
che nella RFT i prezzi au-
mentano vertiginosamente, 
dal cibo ai fitti al vestia-
rio. Basti pensare che nel 
1973 i generi alimentari so
no saliti del 22,9 per cento, 
i vestiari del 15,3 per cen
to, le scarpe del 12.̂  per 
cento, l'elettricita, l'acqua e 
il gas del 3,8 per cento. Un 
notevole aumento hanno an
che subito lo tasse fiscali. 

Di fronte a questa situa
zione, i Iavoratori propon-
gono un aumento dei salari 
del 20 per cento, che per-
metterebbe loro di far 
fronte al rialzo del costo 
della vita. Gli stessi sindaca-
ti hanno esplicitamente af-
fermato che se i prezzi con-
tinueranno a salire e non si 
attuera un'equiparazione tra 
salario e costo della vita, 
sara in pericolo la stessa 
• pace del lavoro ». 

I nostri compagni che la
vorano neiremigrazione han
no invitato tutti i connazio-
nali impegnati nell'industria 
metauneccanica a battersi 
con i sindacati per ottene-
re l'aumento del 20 per cen
to. Sin d'ora, e stato detto, 
gli emigrati devono discu-
tere nelle fabbriche, nelle 
riunioni sindacali, con i fi-
duciari del sindacato, per 
far tenure la loro voce in 
questa vertenza che coln-
volge milioni di Iavoratori. 

facciamo presstoni — ci di
ce la compagna Pina Priz
zi — affinche venga rivista 
la convenzione che ha data 
origine al CAES e vengano, 
in tal modo, utilizzati i re-
sidui 120 milioni. In effet-
ti, i posli per le colonie 
non mancano. In Sardegna 
sono reperibilt quasi 3.000 
posti tra le colonie marine 
c quelle montane. I proble 
mi dello spazio e del tem
po possono essere facilmen-
te superati. Noi premeremo 
nei confronti dell'assessore 
affinche venga decisa la 
spesa dei 120 milioni ecce-
denti». 

Come sono stati suddivi-
si i posti? In grande parte. 
l bambini giungono dall'e
stero: 120 tra Francia, O-
landa, Svizzera e Belgio; Olu 
dal continente (Liguria 
Lombardia, Piemonte, Emi 
lia. Lazio); 970 dalla Sarde
gna. E' stato difficihssini'. 
scegliere: le richieste hanr.u 
superato di molto la dispo 
nibilita dei posti. Sono sta
te accolte, aH'incirca, sum 
un terzo delle domantie 
Sembra assurdo e paradus-
sale. ma il beneficio deiie 
colonie e toccato solo a po 
chi privilegiati: la grande 
parte dei figli degli em: 
grati sardi, che lavoran-.-
nelle fabbriche di Torino 
e di Milano, dovranno n-
manere a trascorrere Testa 
te m un clima malsano, n 
cui. peraltro, non sono abi-
tuati. «Nascono mvidic. 
malumori e screzi — ci ha 
detto il responsabile di un 
circolo di emigrati — a 
causa dell'accoglimento at 
una domanda piuttosto che 
di un'altra. Le forze politi
che piu conservatrici e re-
trive cercano sempre di ag-
gratarc questi dissidi cd 
operano perche permar.gano 
le condizloni che rendann 
posstbile un tale stato di 
cose a. 

Nel 1972 le colonie aveva
no ospitato 3.500 bambini. 
le vacanze erano durate un 
mese e la spesa sfior6 i 
520 milioni. Quest'anno la 
retta in considerazione dei 
costo della vita, e stata por
tata da 2100 lire al giorno 
a 2650. Per rientrare nella 
cifra messa a disposizione 
dalla Regione, mezzo miiiar-
do, era necessario ridurre o 
ii numero degli ospiti o i) 
periodo della perrnanenra-
Purtroppo, come awien.? 
spesso in casi simili, sono 
state ridotte entrambe ie 
voci. II numero minore dei 
bambini ospitati non viene 
affatto compensato dall'in-
troduzione, nella vita delle 
colonie, di iniziative indub-
biamente interessanti, come 
gite e viaggi di interesse 
culturale, e Tallestimento di 
spettacoli e rappresentazio-
ni folkloristiche. Tutte que
ste iniziative non possono 
far dimer.tiC3rc una genera
le mancanza di volonta po
litica da parte dei gover 
nanti regional!. 

Anche quest'anno, an2i 
ancora di piu quest'anno. 
saranno molto pochi ibam 
bini che potranno divertir-
si nelle spiagge di Alghem 
o di Portofino o di Mura-
vera. II problema si pre 
senta, quindi, appunto per 
il prossimo anno: da par
te del partito comunista e 
degli altri partiti autcnom:-
sti al Consiglio regionale si 
sta gia portando avanti una 
iniiiativa per rendere per-
manente la struttura demo 
cratica delle colonie, e per 
abbattere definitivamente tl 
clientehsmo, e permettere a 
molte migliaia di figli di e-
migrati di trascorrere le va
canze nella terra dei loro 
padri. 

GIUSEPPE PODDA 
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