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11 Comitate Antimperialista Cabral, costituitosi
a Milano nel Giugno 75. intende operare perche fa
componente internazionalista garantisca uti corretto
rapporto fra le lotte della classe operaia nel nostro
Paese e le lotte dei Popoli che hanna combaituto
vittoriosamente 0 stanno tuttora lottando (.'OI2(ro 10
irnperial ismo.

L'internazionalismo acquista significate concreto
quando si conoscano e si interpretino correttamente
esperienze di lotto di liberazione in diversi contesti
storici e geografici smascherando cosl Ie molte [acce
dell'imperialismo.

ll Comitate Ita deciso di limitare La sua attivita
ai probleml ajricani perche ritietie di poter avere UJ1a
reale incidenza soltanto con una seria specializzazione
ed ha voluto collegare il suo lavoro al nome di
Amilcare Cabral, prestigioso leader del PAl GC,
assassinato dall' imperiallsmo, in omaggio a un
airicano che ha saputo, con la lotta e it pensiero
esprimere le esigenze del suo Popolo e dare una
interpretazione originate al processo storico verso il
socialismo de; popoli alricani.

INTRODUZIONE
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L'AngoJa si trova nella parte sud occidentale del
continente africano, e bagnata lungo 1.700 km. di
costa dall'Oceano Allantico, ha una forma press'a
poco quadrata. La sua superficie e circa quattro volte
quella dell'! talia.

II suolo, dove e possibile l'irrigazione, produce
cotone, caffe, sisal, cacao, mais, riso, {rutta e ortaggi.

II sottosuolo e ricchissimo di minerali: quantun
que sia stato esplorato solo in parte, si ritiene che
qui si trovino tutti i minerali piir pregiati in quantita
enormi: ferro, oro, Tame, uranio, diamanti. Le riserve
di petrolio, che si incomincia a estrarre lungo la costa
atlantica, sono giudicate fra le piu rieche del conti
nente africano.

In questo vasto Paese vivono circa 6,5 milioni di
abitanti: 5.5 milioni di neri, mezzo rnilione di bian
chi e mezzo milione di meticci.

E' parte integrante dell'Angola anehe il territorio
di Cabinda, una enclave separata dal resto del Paese
cia una striscia di terra che costituisce I'unico sbocco
sull'Atlantico dello Zaire (ex Congo benla).

L'Angola confina a nord per l'appunto con 10
Zaire, ad est con 10 Zambia, a sud con 1a Namibia
(0 Africa del Sud Ovest). Cabinda confina a nord
con la Repubblica dernocratica del Congo, a sud e
a est con 10 Zaire.

Per comprendere meglio le vicende angolane e

Dov'e l'Angola?
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Nella seconda meta del 1400 con i grandi viaggi
d'esplorazione ebbe inizio l'occupazione coloniale
dell'Africa e dell'America Centrale e Meridionale da
parte della Spagna e del Portogallo.

In Angola, come nelle altre colonie africane, i
portoghesi costituirono basi commerciali lungo le
coste, utilizzate per drenare Ie risorse del Paese. Le
ricchczzc material i erano destinate alla madrepatria,
gli uomini erano mandati come schiavi nelle pianta
gioni e nelle miniere in America.

La classe dominante portoghese non fu capace .di

BREVE STORIA

opportune rilevare che:
10 Zaire, domina to dal dittatore Mobutu, e un
punto di forza della politic a impcrialista nell'
Africa Centrale;
la Namibia, nonostante Ie risoluzioni contrarie
de1l'ONU, e parte integrante del Sud Africa, dove
la minoranza bianca apprime 18 milioni di neri,
e dove Ia discriminazione razziale e legalizzata
(apartheid);
10 Zambia, malgrado le incertezze della sua linea
politica, offre alle forze di liberazione un confine
relativamente sicuro;
il Congo Brazzaville ha sempre appoggiato la lotta
di liberazione dei patrioti angolani.
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utilizzare le ricchezze depredate per avviare e svilup
pare un processo di industrializzazione della metro
poli e nemmeno seppe creare nelle colonie le strut
ture adeguate per uno sfruttamento razionale e lun
gimirante.

Quando nel 1885 (congresso di Berlino) le po
tenze europee diedero una sistemazione giuridica alla
spartizione dell 'Africa, al Portogallo, ormai divenuto
vassallo dell'Inghilterra, fu confermata la sovranita
su Guinea Bissau e isole di Capo l\Terde, Angola,
Mozambico, isole di Sao Tome e Principe.

Compito del Portogallo in Angora fu la conquista
di tutto il territorio e la sottomissione delle popola
zioni allo scopo di permettere 1'esplorazione e 10
sfruttamento delle ricchezze naturali da parte del
capitale prima inglese, poi internazionale.

La resistenza opposta dal popolo angolano fu
dura e continuo fino al 1919.

Con la penetrazione coloniale furono distrutte le
strutture socio-economiche preesistenti, fu introdotta
la pratica del lavoro forzato che strappava i "con
tratados" alia lora terra e tenendoli lontani per Junghi
periodi dalla loro famiglia impediva ogni possibilita
di associazione.

L'avvento del fascismo in Portogallo con Salazar
nel 1926 diede una copcrtura ideologica a110 shut
tamento gia in atto e ne acccntuo i lati negativi.

Verso il 1940 comincio la trasformazione dell'
Angola da colonia di saccheggio in colonia di popo
lamento anche per alleggerire la disoccupazione inARQUIV
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Gli anni Sessanta vedono in Africa un totale
sconvolgimcnto dcll'assetto politico: Ie richieste di
indipendcnza nazionalc, avanzaic a volte per via pa
cilica a volte con la lotta armata, vengono in gran
parte accolte. Le potenze europee cedono via via il
potcrc forma le alle emergenti borghesie nazional i,
manicngono pero il controllo delle imprese e dei
mercati condizionando cosl 1a proposta dei nuovi
stati.

Storicamente e il passaggio dell'imperialismo dal-
1a forma coloniale a quella neocoloniale.

Ma il Portogallo per I'arretratezza della sua strut
tura capitalistica c troppo debole per concedere I'indi-

La situazione politica in Africa
negli anni '60

Portogallo che si trovava in uno state di depressione
cronica. I coloni passarono da 9.000 nel 1900 a 170
mila Del 1960, e nel 1974 superavano il mezzo
milione.

Nel periodo tra il 1940 c il 1960 l'economia
angolana subl una profonda lrasformazionc. Si for
rnarono poche grandi compagnie agrico1e che assor
birono gradualmente Ie piccolc propricta e si avvio
un processo di industrializzazione, soprattutto nel set
tore minerario, per opera del capitalc intcrnazionalc.
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La forza politic a che fin dall'inizio organizza la
lotta di Iiberazione e I' MPLA, Movimento Popolare
per 1a Liberazione den' Angola.

Con un paziente Iavoro politico nelle campagne,
dove pill intcnso era 10 sfruttamento coloniale, il
MPLA riesce a creare una coscienza politica nelle

Sviluppo della situazione angolana
dal 1960 al 1974

pendenza alle colonie e gestire una politica neoco
loniale.

Ogni richiesta di indipendenza da parte dei po
poli africani viene sistematicamente respinta. Le pri
me pro teste organizzate in forma di resistenza paci
fica S0110 duramente represse.

Le organizzazioni della Resistenza 'decidono a1-
lora di passare all'azione assaltando lit prigione di
Luanda per libcrarc i prigionicri politici. 1': MPLA
commernora il 4 febbraio 1961 come data di iuizio
della lotta armata.

La repressione non tarda a far;i sentire: in feb
braio nella valle del Kassanje, in occacione di uno
sciopero. Per costringere i contadini a riprendere il
lavoro l'aviazione portoghese brucia col napalm 17
villaggi e mitraglia gli abitanti. Le vittime tra morti
e feriri sana circa 8.000.
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masse contadine, a formare dei nuclei armati che
combatlendo l'esercito portoghese liberano zone sem
pre pili vaste nell'intcrno del Paese. Nelle zone libe
rate I'MPLA si assume i1 compito di dar vita a nuovc
struuurc alternative economiche, pelitiche e sociali.

La produzione viene organizzata su base collet
tiva e con 10 scopo di assicurare la sussistenza a
guerriglieri e popolazione. Dove prima il popolo 1a
vorava per le compagnie straniere ora produce per
se, per le proprie necessita. L'esercito di liberazione
partccipa al lavoro dei campi e crea un nuovo rap
porto tra soldati e popolazione.

II popolo impara a discutere e risolvere i suoi
problemi attraverso la partecipazione democratica al
le assemblee di base in cui tutti possono prendere la
parola, Si vincono insieme la sottomissione e In paura
inculcate dal regime porroghese e la tradizionale su
prernazia delle gerarchie tribali.

Da una condizione di sottomissione, aggravata ul
teriormente daUo sfruttamento coloniale, la donna an
golana si riscatta con la lotta: stafIetta, miliziana,
quadro politico, guerriglia in prima fila con Ie armi
in pugno, essa trasforrna il suo ruolo in modo irre
versibile.

La cultura e considerata strurnento per la forma
zione di uornini nuovi e arma di lotta.

AII'inizio del 1974 oltre un terzo del territorio na
zionale e Iiberato.

Le lotte di liberazione con i successi sul piano
rnilitare, con la forza dell'ideologia e la novita delleARQUIV
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II 25 Aprile 1974 sotto i cingoli dei carri armati
di alcune unita dell'esercito cade seriza resistenza il
regime fascista portoghese.

Come si era giunti a questo?
Nel 1968 a Salazar era succeduto Marcelo Cae

tano. Mentre i1 primo aveva interpretato gli iuteressi
della parte pili reazionaria della borghesia, quella
agraria e commerciale, Caetano parve l'uomo che
senza incrinare il regime fosse capace di portare
avanti gli interessi della nuova borghesia industriale
che per il proprio sviluppo sentiva l'esigenza di una
integrazione del Paese nell'economia occidentale, e
in particolare nel MEC. In questa programma di rin
novamento 1a borghesia pili avanzata prevedeva an
che 1a graduale cessazione della guerra nei territori
africani chc gravava pesantemente su1 bilancio della
State, per arrivarc a una soluzione di tipo neocolo
niale, preferita del resto anche dai grandi monopoli
internazionali.

Ma Caetano, ancora troppo vincolato dalle Iorze
pili retrive, si rivelo inadatto a guidare questo pro
cesso sino alla conclusione.

II 25 aprile in Portogallo

realizzazioni a livello politico, economico e sociale
sono elemento determinante nel crollo del fascismo
in Portogallo.
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La situazione economica, aggravata dalle spese mi
litari, pcggiorava; l'isolamento del Paese cresceva, la
guerra era ormai pcrdente. Urgeva una soluzione di
ricarnbio: all'interno I'abbattimento del faseismo e la
costituzione di una democrazia parlamentare di tipo
occidentale; nelle colonie I'avvio eli rratrative per
porre fine alIa guerra salvaguardando gli interessi
economici del capilale portoghese c internazionale.

Contemporaneamente l'esercito, per lungo tempo
pilastro del regime. entra in una profonda crisi.

Anzitutto si fa strada la consapevo!ezza che la
direzione strategica della guerra non e in mana al
governo portoghese, ma a gruppi di interessi stra
nieri, mentre la responsabilita immediata degli insuc
cessi viene attribuita ai quadri militari, Dalla difesa
di interessi di categoria nasce una opposizione a1 po
tere politico.

Inoltre i giovani ufficiali di complemento, prove
nicnti dall 'ambiente studentesco. che avevano vissuto
lc louc c it clima rivoluzionario del '68-'69 portano
nell'esercito un nuovo tipo di Iormazione politica.

Infine, e questo forse e il fattore decisive, il can
Iron to con i rnovimenti di liberazione e la 00110-
scenza della loro idcologia c della pratica politica
portano i militari portoghesi a prenderc coscicnza di
combattere pel' una causa ingiusta e perdente.

Si crea cosl clandestinamente il Movimento delle
Forze Arrnate: MFA, che diviene il protagonista del
colpo di stato del 25 Aprile.

A capo della Stato viene posto il generale Spi
nola. Ouest'uomo, ex combattente nella guerra diARQUIV
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Spagna a fianco dei fascisti, simpatizzante del regime
nazista, si era distinto per la durezza della repres
sione in Guinea Bissau. ConvinLosi poi della impos
sibilita di vincere la guerra, con un improvviso quan
to abile voltafaccia, nel libro "Il Portogallo e il suo
futuro" avcva sostenuto la tesi della decolonizzazione
ponendosi pubblicamente come oppositorc del regi
IDe.

La seelta della sua persona gradita alla borghesia
industriale e anche il risultato di un compromesso
in seno a1 MFA in cui I'ala pili radica1e non ha an
cora la forza e forse neppure Ia chiarezza per im
porre un suo progetto.

Le strutture pelitiche costituite dopo il colpo di
Stato e la linea seguita dall'aprile a1 settembre 1974,
tendente alia creazione di uno Stato borghese di tipo
occidentale, sembrano funzionali aIle esigenze dei
monopoli nazionali e internazionali.

Ma il processo messo in mota il 25 Aprile svilup
pa una dinamica in cui le masse sin dal primo rno
mento si inseriscono attivamente.

I partiti della sinistra tradizionale, soprattutto il
Partito Comunista, che sotto il fascismo aveva man
tenuto una forte organizzazionc clandestina, e queIli
della nuova sinistra esercitano una intensa azione di
mobilitazione nelle masse a diversi livelli.

Si costituisce it sindacato unitario, si promuovono
azioni di lotta nelle Iabbrichc e nei quartieri. Anche
l'esercito si democratizza: nelle caserme si tengono
assemblce c molte decisioni sono prese dalla base.

l
f

-
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Negli anni '50 un gruppo di studenti africani fra
i quali spiccano i norni di Amilcar Cabral, Mercelino
Dos Santos. Agostinho Neto, discutono a Lisbona ]e
basi ideoJogiche e programmatiche per la Liberazio
ne dei loro Pacsi dall'oppressione coloniale. Ritor
nati in patria, confrontando le Ioro idee con le reali

12

Le forze in gioco in Angola

La parte piu avanzata del MFA si rendc conto
che la linea politica seguita dal governo non risponde
aile aspirazioni del popolo portoghese verso una so
cieta socialista e che anche la soluzione cbe si va
delineando per il problema coloniale e in netto con
trasto con la volonta dei popoli africani.

Le Iorze reazionarie cercano di bloccare I'avan
zata popolarc con il golpe del 28 scltembre 1974.

11 tentativo fallisce, Spinola e costretto ad allon
tanarsi e prende i1 via una svolta in senso radicale
che assegna al MFA 11 ruolo di guida del Paese.

Da qucsto memento Ie contraddizioni idcologichc
in seno aile Forze Armate, le difficolra economiche,
la divisione Ira i partiri della sinistra, i continui at
tacchi della dcstra intcrna e intcrnazionale sono cau
sa delle difficolta e delle altcrnanze ncl processo ri
voluzionario portoghese e spiegano Ie incertezzc e Ie
contraddizioni della politica governativa nei confron
ti del problema angolano.
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esigenze del popolo, costituiscono gruppi di avan
guardia rivoluzionaria che con un intenso ]avoro di
mobilitazione fra le masse sfruttate danno vita ai
movimenti di liberazione: PAIGe in Guinea Bis
sau; FRELTMO in Mozambico; MPLA in Angola.

E' in pieno svolgimento frattanto in Africa l'azio
ne dell'imperialismo volta a individuate om ogni Pae
sc pcrsonaggi e gruppi corrotti, facilmente manovra
bili, cui affidare la tutela dei propri interessi econo-•mici, politici e militari,

Questa manovra e tentata anche nelle colonie
portoghesi, rna riesce solo in Angola dove e portata
avanti con particolare intensita perche non vada per
duto il controllo delle enormi ricchezze del Paese.

Nel 1955 in oecasione di lotte tribali nel nord
del Paese si forma l'UPA (Unione delle Popolazioni
Angolane), chiamatasi successivamente FNLA (Fron
te Nazionale di Liberazione dell'Angola) che costi
tuisce a Kinshasa nella Zaire il GRAE (Governo Ri
voluzionario di Angolani in Esilio). Capo del FNLA
e Holden Roberto, anticomunista dichiarato: ne sono
membri personaggi di cui e provata la collusione con
la CIA. L' F~LA, nato come movimento razzista a
base tribale, si proponeva inizialmente di combattere
contro bianchi e meticci: in realta passato sotto l'in
fluenza di Mobutu viene utilizzato essenzialmente in
Iunzione controrivoluzionaria per combattere I'MPLA.

L'FNLA non ha base popolare in Angola, rna si
e costituito un esercito reclutato a forza tra Ie popo
lazioni angolane del nord rifugiate nella Zaire, istrui-ARQUIV
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to da mercenari e bene armata ed equipaggiato da
Mobutu.

E' qui da rilevare ehe anehe il governo della Re
pubblica Popolare Cinese probabilmcnte nella sua
strategia antisovietica ha fornito istruttori e arrni all'
esercito del FNLA.

L'FNLA che dalla sua costituzione aveva sempre
limitato con estrerna prudenza gli scontri nei giorni
successivi al 25 Aprile 1974, rendendosi conto che
per partecipare aIle trattative sulla decolonizzazione
e necessario presentarsi come movimento di libera
zione, attacca le truppe portoghesi.

Nc1 1966 nasce l'UNITA (Unionc Nazionale per
J'lndipendenza Totale dell 'Angola), fondato da dissi
denti usciti dal FNLA con dichiarazioni ultrarivolu
zionarie. In realta Jonas Savimbi, squallido capo di
questo movimento, finisce per accordarsi con i por
toghesi in funzione di spia e provocatore, come Pl'O
vane le lettere trovate negli archivi della PIDE, la
poJizia politica portoghese, dopo il 25 Aprile. In vc
ste di collaborazionista attacca le truppe del MPLA
ed e inizialrnente privilegiato dai coloni bianchi. Do
po il 25 Aprile nella lotta tra FNLA e MPLA prende
una posizione di apparente mediazionc, rna di reccn
le e venula in luce la sua Iunzionc controrivoluzio
naria in quanto ha accettato la collaborazione mili
tare e l'appoggio politico del Sud Africa.

L'MPLA solo, superando gli orizzonti del triba-
lismo e del regie ismo, ha sempre lottato su scala
nazionale: ill . xto razzista ma ha integrateARQUIV

O L
. L

ARA



L'evoluzione logica della decolonizzazione sareb
be statu il riconoscimento da parte portoghese della
MPLA come l'unico e legittimo rappresentante del
Popolo angolano col quale trattare le modalita del
trasferimcnto dei poteri come era avvcnuto nelle altre
colonie.

Ma due sana i motivi che spiegano perche gli
avvenimenti si sono svolti in modo diverso.

PRIMO • L'Angola era una colonia can una forte
presenza di bianchi e il suo r;e;;.': territorio aveva
attirato gli investimenti delia bo- ·-ia portoghese e
del capitalismo internazionz izione porto-

la situazione attuale

bianchi e meticci nelle sue file; non e mai stato col
laborazionista rna ha sempre lottato contro il colo
nialismo portoghese individuandolo come il vera ne
mica. Sostiene un progetto politico che non sottomet
te gli interessi del popolo angolano alle potenze stra
niere e fin dall'inizio per queste sue caratteristiche
C stato chiamato dagli altri movimenti di Iiberazione
delle colonic portoghesi e successivamente dalle forze
antimperialiste e internazionaliste in tutto i1 mondo.
In una parola solo l'MPLA ha porlato avanti una
vera lotta di liberazione come avanguardia rivolu
zionaria del popolo angolano coritro colonialismo,
neocolonialismo e imperialismo.
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ghese verso il socialismo porta la grande borghesia
a giocare il tutto per tutto in Angola sia per recu
perare laggiu quello che perde in Portogallo, sia per
utilizzare l'Angola come mezzo per ostacolare 0 ad
dirittura impedire la costruzione del socialismo in
Portogallo, mentre Ie sue posizioni sono irrimedia
bilmente perdute nelle altre colonie.

Anche la piccola borghesia bianca, costituita in
maggior parte da commercianti c relativamente nu
merosa in Angola, si schiera in prevalenza contro 10
MPLA, nel timore di perdere i privilegi che il colo
nialismo le ha concesso.

SECONDO - D'altra parte il 25 Aprile ha sorpreso
j'MPLA in una posizione di relativa debolezza. Poco
tempo prima era stato scoperto un grave complotto
contro i suoi dirigenti da parte di agenti del colo
nialismo infiltrati nei suoi ranghi.

Le manovre imperialiste si moltiplicano per cul
minare nell'incontro tra Spinola e Mobutu nell'isola
di Sale (Capo Verde). Le ambiguita del proccsso por
toghcsc hanno permesso di svilupparc una politica
il cui scope principale e l'emarginazione del MPLA
c il consolidamento di un potere neocolonialc. La
PIDE non C stata sciolta in Angola ed ha continuato
ad operare per rnesi , ne sono stati epurati gli alti qua
dri militari mentre i gruppi fantoccio sono stati va
lorizzati. Anche dopo la caduta di Spinola i centri di
decisione politico-militari in Portogallo e in Angola
hanna continuato l'I dare prova di passivita 0 addi
rittura di conniv a co.i le strategie dell'imperiali
smo.ARQUIV
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Data questa situazione e dietro pressione della
~UA (Organizzazione per l'Unita Africana) I'MPLA
accetta di incontrarsi con gli altri due movimenti a
Mornbaza (Kenya) per preparare una piattaforma co
rnune da presentare a1 governo portoghese.

Si arriva quindi all'accordo di Alvor (Portogallo)
nel gennaio 1975, fra i lrc movimenti ,c il governo
portoghese in cui vengono definite le strutture del
Governo di Transizione e Ie modalita per il trasfe
rimento dei poteri a un govemo nszionale al mo
mento della dicbiarazione di indipendenza fissata per
I'll novembre 1975.

Oucsto accordo si rivela un compromesso di im
possibile attuazione.

11 Governo di Transizione riesce a mala pena a
funzionare, non viene creato I'esercito nazionale che
doveva essere formato da componenti paritetiche dei
tre movimenti can una presenza di militari porto
ghesi in graduale riduzione.

L'FNLA, entrato a Luanda can un grande spie
gamento di soldati e di mezzi militari e finanziari
scatena scontri e violenze, tortura e assassina mill
tanti del MPLA: di questa esistono tcstimonianze
agghiaccianti.

Nel fratternpo I'UN ITA con il suo abituale op
portunismo pur essendo alleata del FNLA si mantie
ne neutrale nell'attesa di mettersi dalla parte del vin
citore.

II commissario portoghese Cardoso non intervie
ne. L'esercito portoghese resta p~ vo di fronte alle
pill evidenti interferenze strai 19o1a: la via-ARQUIV
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lazione pcrmanente dena frontiera con 10 Zaire e 10
intervento delle truppe sudafricane nella regione di
Cunene.

In giugno I'MPLA fa un estremo tentative di
riavvicinamento agli altri due movimenti costretto
dalla pesante situazione internazionale: si firma l'ac
cordo di Nakuru tra MPLA, FNLA e UNITA in cui
fra 1'a1tro si afferma l'unita e l'integrita del Paese
(Cabinda compresa) e la volonta di creare un eser
cito nazionale e di far funzionare il Governo Prov
visorio.

Pochi giorni dopo le truppe del FNLA scatenano
nuove azioni di guerra contro le sedi del MPLA c
contro i quartieri popolari a Luanda. II popolo in
sorge e in 5 giorni dal 9 al 14 luglio libera 1a ciua,

Comincia allora una nuova eroica Fasc delta lotta
di libcrazione nazionale che si estcndc a tutto it Pae
se, tanto che l'MPLA estende it suo controllo a 12
delle 16 province dell 'Angola. L' FNLA e limitato a
2 distretti del nord Uige e Zaire e l'UNIT A ai di
stretti di Huambo e Bie.

Lo scontro in atto in Angola non e una guerra
civile tra Movimenti rivali, rna in realta si sta svilup
pando una resistenza popolare generalizzata contro
l'aggressione imperialista. Il popolo angolano con
duce una lotta su due fronti combattendo con la de
terminazione propria di chi possiede ferme convin
zioni politiche.

Il cammino viuorioso di questa resistenza si
spiega solo col fatto che }'MPLA e con il popolo c
il popolo aderisce .. ·MPLA. IARQUIV

O L
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11 prossimo 11 novembre, secondo gli aecordi stabi
Uti, l'Angola dovrebbe essere dichiarata indipendente.

I tragici avvenimenti di questi ultimi mesi fanno
perc presagire che nulla sara lasciato intentato da
parte dell'impcrialismo pur di bloccare i1 processo
d' indipendenza dell' ultima colonia- portoghese in
Africa.

n capitale internazionale non vuole assolutamen
te perdere le enormi ricchezze del territorio angolano,
COS! come Ie forze imperialiste intendono mantenere
sotto il proprio controllo un Paese di fondamentale
importanza strategica per tutta I'Africa Australe.

La lotta di liberazione del popolo dell' Angola,
che dura da 14 anni, ha dimostrato che l'unico e
realc movimento di liberazione c I'MPLA (Movi
mento Popolare per 1a Libcrazione dell'Angola). Gli
a1tri due movimenti, l'FNLA e l'UNITA, non sono
altro che strumenti dena penetrazione delle rnultina
zionali e dell'imperialismo. Dietro di essi si celano
gli interessi espensionisti dello Zaire del dittatore
Mobutu e del Sud Africa razzista. veri bastioni della
presenza imperialista e neocolonialista in Africa.

L'MPLA ha, oggi piu che mai, bisogno dell'ap
poggio internazionalista concreto e militante da parte
di tutti coloro che credono nell'indipendcnza efjetfiva
dei popoli.

Il presidente del MPLA, / "inho Neto, ha ri-

APPELLO
del Comitato Antimperialista Cabral

ARQUIV
O L

. L
ARA



20

lIDO·lIto Bollettlno della Pubbllcitil . toOdi

via De lemene II" 16 - telef. (0371J 54603

volta un appello a tutte le forze democratiche e pro
gressiste affinche si schierino a fianco del popolo dell'
Angola.

n COMITATO ANTIMPERIALlSTA CABRAL.
raccogliendo questo invito, esorta tutte le forze demo
cratiche e progressiste II svolgcre una campagna di
mobilitazionc, solidaricta c controinformazionc a fa
vore del MPLA e della sua lotta.

Invita quindi:
1) a premere affinche il governo italiano riconosca

I'MPLA come unico rappresentante del popolo
angolano:

2) a vigilare contro ogni eventuale tentativo di spar
tizione dell'Angola in qualsiasi forma effettuato,
anche sotto l'egida di organizzazioni internazio
nali quali Ie Nazioni Unite;

3) a lanciare una sottoscrizione per la raccolta di
fondi a favore del MPLA (c.c. 3/39247);

4) a inviare mozioni di solidarieta chc tcstimonino
all'M PLA I'adcsione dei democratic! italiani.
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