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Presentata la relazione di minoranza 
sul progetto di programmazione 

La sonda atterrera in una zona accidentata 

VOLA VERSO LA LUNA 
II PCI propone | SURVEYOR - B : PIO 
precise scel te DIFFICILE LA DISCESA 

per il P i a n o 
Non rappresentano un « contropiano » quantitat ive ma un'organica alternativa alia 
programmazione governativa - Occupazione, questione meridionale, r i forma agra-
ria e urbanistica tra le p iu importanti indicazioni - Respinta la politica dei reddit i 

11 volo della sonda dovrebbe durare 63 ore - Regolari le 
prime fasi - Giovedi sera I'allunaggio? - Prova dina-
mico - ottica della consistenza del terreno lunare 

II dibattito sulla programmazione sta 
entrando ncl vivo dei piu scottanti pro 
blemi. Icri alia commissione Bilancio 
della Camera e iniziata la discussione 
degli emendamenti al progetto gover-
nativo di piano di sviluppo. La maggio 
ran/a ha messo a punto la legge che ac-
compagna il Piano. I deputati comuni 
sti, seinpre nella giornata di ien. hanno 
depositato alia Camera la loro relazione 
di minoranza al Piano. Ne sono autori 
i compagni on. Barca. Leonardi e RaT 
faelli i quali si sono avvalsi della 
collaborazione di numerosissimi altri 
deputati comunisti nonche del Centro 
di studi economici del C.C. del PCI. 

Non e, un contropiano quar.titativo. 
La relazione dei deputati comunisti 
rappresenta una organiea contropro-
posta alternativa al Piano governati-
vo, non nel senso di modificare alcu-
ne cifre. di proporre alcuni stanziamen-
ti al posto di altri. Le controproposte 
riguardano le grandi scelte di politi
ca economica prefigurando un divc-r-
so processo di sviluppo, rispetto a 
quello delmeato dal Piano govcrnativo. 

Riservandoci una esposizione piu 
dettagliata nel corso del dibattito par-
lamentare diamo qui una sintesi di al-
cune questioni di fondo avanzate nel
la relazione presentata dai deputati 
del PCI. Con molta chiarezza essa pro
pone una programmazione sostanzial-
mente diversa da quella governativa. 
Una programmazione ossia — dice il 
documento — democratica e che operi 
grandi riforme ed organizzi lo svilup
po deH"intera societa secondo esigenze 
collettive. lasciando sopravvivere c 
utilizzando meccanismi di mcrcato e 
il profitto privato. Proponiamo cioe — 
si legge nella relazione — un'economia 
a due settori. quale quella che si e rea-
lizzata in molt! paesi dcll'occidente, 
ma nella quale pero per la prima volta 
sia il settore pubblico diretto secondo 
It* esigenze sociali ad orientare 1'inte-
ro sistcma delle scelte econoniiche. 

Quali sono le condizioni per garanti-
re la preminenza deH'intervento pub
blico e, assieme. il suo carattere de-
mocratico? La prima dj queste condi
zioni — dice il documento — e I'allar-
gamento delle basi e dei contenuti 
reali del regime demncratico. Cio com-
porta, sul terreno istituzionale, il raf-
forzamento dei potcri del Parlamento; 
I'istituzione delle Regioni: il rafforza-
mento delle autonomic locali: la par-
tecipazione dei lavoratori alio decisio-
ni di politica economica; una artico-
lazione democratica della societa. 

II documento critica a fondo la con-
cezione della programmazione rappre-
scntata dal Piano govcrnativo Non so
lo nolle for/o piu avanzate della sini 
stra ma anehe all'interno di qui '.le cat-
toliche e stata avanzata I'esigcnza di 
una programmazione democratica. Al 
Tondo di questa concezione vi era la 
convinzione che i meccanismi di mcr
cato. da soli, non riuscirannu mai a 
raggiungcre corti fini (piena occupa
zione; sicurczza sociale; nuovo cqui-

librio territoriale tra Nord e region! 
del Mezzogiorno. e c c ) . La logica del 
Piano govcrnativo 6 del tutto diversa 
compito essenziale diventa sostenere 
I'attuale sistema, I'attuale capacita di 
decisione da parte dei grandi gruppi 
privati. In questo quadro gli inves'i 
menti diretti a comhaltere gh squili 
bri sociali divengono un « residun > che 
verra o non verra impirgato secondo 
quantn il mercato monopolislico. una 
volta che i grandi gruppi abbiano fattc 
le loro scelte. consentira. 

La relazione respinge la * politica 
dei redditi > ossia la compressione e 
la concertazione di vertice dei salari 
dei lavoratori. non soltanto perche 
nulla garantisce che la formazione di 
risparmio ottenuta con la compressio 
ne salariale venga utilizzata per il fi-
nanziamento degli investimenti pro 
duttivi e sociali. II ruolo positivo del 
sindacato nella programmazione — si 
afferma — deve csscre affronti'to nel 
quadro di uno sviluppo democratieo 
generale e nella piena autonomia del 
sindacato e della dinamica salariale. 

Le i grandi scelte» delle quali la 
programmazione deve essere strume.n-
to vengono cosl delineate: 

11 La rapida liquidazione delle posi-
/ zioni di rendita nei settori fonda-

mentali deH'agricoltura. della distri-
buzione e deH"edilizia. con misure di 
riforma della proprieta e con program-
mi di interventi diretti e indiretti. 

0 \ Una rigorosa selezione dei consu-
^ / mi secondo precise scelte priori-
tarie: consumi produttivi al posto de
gli improduttivi. consumi sociali e 
collettivi piuttosto che consumi privati 
inJividuali. consumi popolari a dan-
no di quelli di lusso c privilegiati. 

o \ La graduale converslone degli in-
^ / dirizzi produttivi dell'induFtria. in 
funzione deH'industriaIizzazione del 
Mezzogiorno. della trasformarione e 
industrializznzione dell'agricoltura. del 
soddisfacimento dei principali bisogni 
collettivi e di una accresciuta compe-
titivita della nostra economia Decisi-
va importanza assume in questo qua
dro — dice la relazione dei deputati 
comunisti — una forte concentrazione 
degli sforzi in direzione della produ-
zione di beni strumentali. in direzione 
della ricerca scientifica e per la quali-
ficazione professionale. 

Tra le finalita della programmazione 
— afTerma la relazione — un posto 
prioritario anche perche condiziona il 
raggiungimento di tutte le altre. deve 
avere quella della piena occupazione. 
II piano governativo parla di pieno im-
piego ma non lo eleva a rangn di una 
delle finalita della programmazione. 
Questo 6 un altro punto della rela 
zione di grande importanza. 

Una parte della relazione. di es
senziale importanza. riguarda lagricol-
tura e il Mezzogiorno. Gli interventi 
«stranrdinari » che il Piano governa
tivo vorrebbe perpetuare non risolvo-
no queste due questioni di fondo della 

societa italiana. Di qui una serie di 
proposte riguardanti I'occupazione, lo 
sviluppo delle industrie, il ruolo delle 
imprese a partecipazione statale. la 
azienda contadina che deve diventare 
la base di una nuova agricollura mo-
derna e redditizia. 

La prima parte della relazione si 
conclude con l'indicazione di alcuni 
impegni immediati che dobbono esse
re assolti. nel quadro della program
mazione. nel corso deH'attuale legisla-
zione. Essi sono: 

1 \ Approvazione della leg?e elettora-
/ le per le Regioni ed elezioni regio-

nali entro I'attuale legislatura. 

OX Attuare — a partire dal bilancio 
^ / statale per il 1967 — il raggrup-
pamento in un unico fondo di tutte le 
somme erogate dallo Stato per lo svi
luppo economico e sociale: il che pre-
suppone, entro il 31 dicembre 1966. la 
revisione e I'unificazione dell? leggi 
per gli incentivi e la creazione di stru-
menti di controllo suH'impiego del 
fondo stesso. 

0 \ Definizione delle linee e dei tempi 
^ / di una riforma tributaria che fac-
cia della politica fiscale uno strumento 
di orientamento dello sviluppo econo
mico e dei consumi e che risolva i pro-
blemi della finanza locale. 

* \ Impegno del governo a presentare 
^ / entro il 31 dicembre 1966 il pro
getto di legge per la riforma delle so
cieta per azioni e la legge relativa al-
l'obbligo dei grandi gruppi privati di 
comunicare agli organi della program
mazione i loro programmi di investi-
mento: costituzione immediata della 
commissione parlamentare permanen-
te di controllo sui monopoli. secondo 
le indicazioni della inchiesta parlamen
tare. • 

C \ Verifica dei vari piani di finan-
3 / ziamento (scuola. piano verde, Cas-
sa del Mezzogiorno. ecc.) con le fi

nalita del Piano. 

£L\ Definizione delle linee di una po-
*»/ ntica di riassetto e riordinamen-
to delle partecipazioni statali . revisio
ne dei programmi delle imprese pub-
bliche in funzione antimonopolistica 
e di orientamento deH'intero sviluppo. 

y l Impegno a rivedcre entro il pri-
' / mo semestre del 1967 la legge su-
gli Enti di sviluppo agricolo per esten-
derli in tutte le regioni. democratizzar-
li e rafforzarne i compiti di interven-
to per una trasformazione produtti-
va. economica e sociale dell'agricol-
tura. basata sull'impresa contadina e 
cooperativa. 

o \ Impegno sui contenuti e sui tem-
O " pi di una nuova legge urbanistica 
per colpire a fondo la rendita parassi-
taria e consentire le necessarie trasfor-
mazioni deH'assetto territoriale 

Impegno immediatn riguardante lo 
sviluppo della ricerca scientifica. 

d. I. 

Dopo la scoperta del campo 

di mercenari in Francia 

Moise Ciomhe 
sara processato 
per tradimento 

Una riunione del governo Congolese — Capital! 
europei nell'organizzazione mercenaria — Nuovi 

arresti di mercenari in Francia 
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CAPE KENNEDY — II disegno mostra il piano di volo di Surveyor B, che si chiamera Surveyor-2 
appena realizzato I'allunaggio dolce. Volo diretto, sen*a orbita di parcheggio, dalla Terra alia 
Luna, e arrivo nel Sinus Medii. Surveyor-1 alluno invece nell'Oceano delle Tempeste. 

9) 

Nostro servizio 
CAPE KENNEDY. 20. 

Sourveyor - B voia verso la 
lima. Scegliera un nuovo punto 
di atterraggio morbido per of-
frire ai tecnici americani. che 
elaboreranno il piano del pri-
mo volo umano sul satellite na-
turale del nostro pianeta. tutti 
i dati necessari per stabilire 
dove dovra avvenire la discesa 
della capsula che si stacche-
ra. in un giorno non lontano, 
dall'astronave Apollo e che di-
scendera sulla Luna. 

II lancio e stato effettuato 
alle 14.32 (ora italiana) e si e 
svollo egregiamente: il razzo 
vettore era un Atlas Centaur. 
II volo della sonda dovrebbe 
durare 63 ore e. secondo i tec
nici. nonostantc le buone pre-
messe, dovrebbe csscre un volo 
difficile. Non e dato di sape-
re perche. 

II Surveyor • B ha compiti 
piu o meno analnghi a quelli 
del suo prcdecessore: fotogra-
fare la zona circostante il pun
to dell'allunaggio dolce per of-
frire dati precisi sulla natura 
del terreno. 

La novita principale e costi-
tuita dal fatto che la zona 
scclta per I'allunaggio e parti-
colarmenle impervia: potrebbe 
accadere infatti che. ncll'occa-
sione del volo umano. per ra-
gioni le piu diverse i cosmo-
nauti siano costretti ad atter-
rare in un punto lontano da 
quello previsto. Di qui la neces-
sita di studiare le difficolta. 
quando non ci si trovi in una 
zona del tutto pianeggiante. 
come accadde per il primo 
Surveyor. 

La zona su cui punta la son 
da e il Sinus Medii. a ottocen-
to miglia dall'Occano delle 

Tempeste. in direzione est. 
NeH'Oceano delle Tempeste. il 
due giugno scorso. atterro fe-
licemente Surveyor - A. che di-
venne automalicamente Sur
veyor 1. Questo perche le son
de fotografiche lunari. contras-
segnate con le lettere dcll'al-
fabeto al momento della con-
segna a Cape Kennedy, assumo-
no numeri progressivi soltanto 
se il punto principale della loro 
missione. I'allunaggio dolce. 
riesce. 

Le prime fasi di volo sono 
regolarissime. Forse ci vorra 
qualche ora per dire se la rot-
ta e esatta. ma finora nulla di 
irregolare 6 stato segnalato a 
Terra dagli strumenti di bor-
do. Se tutto andra bene il ten-
tativo di allunaggio si verifi-
chera giovedi mattina. : 

Nove sono i punti della su-
perficie lunare che. quale piu 
facilmente. quale con maggio-
ri difficolta. i tecnici america
ni giudicano idonei a riceverc 
il primo veicolo spaziale con 
equipaggio umano. II Sinus 
Medii e una delle nove zone 
ed e stato fotografato numero-
se volte dal Lunar arbiter, per 
cui fin d'ora c gia piu noto di 
quanto non lo fosse quando 
vennero stabilite. sulla base 
delle informazioni dei Ranger 
c delle osservazioni telescopi-
che. le nove zone idonee al-
l'allunaggio. Sebbene piu acci-
dentato (e quindi piu difficil-
mente avvicinabile) dell'Ocea-
no delle Tempeste. il Sinus 
Medii dovrebbe avere un ter
reno piu compatto e quindi ca-
pace di sopportare un peso 
superiore. 

Anche in questa occasione. 
se le fotografie saranno state 
rinviate a Terra con regolari-
ta. si fara una prova dinami-
co ottica della consistenza del 

terreno: cioe. per mezzo dei 
retrorazzi. si fara fare alia 
sonda un saltello La diversa 
prospettiva delle nuove foto
grafie dovrebbe dire quanto la 
sonda si e sprofondata. 

Samuel Evergood 

Ginevra 

I Ipocrisia e verita sulla «liberta di stampa » concessa dai monopoli ai loro giornali 

! Riccasi, indipendente no La Stampa FIA Tdi Torino 
La foto che nproduciamo QUI a fian-

•o tr.Gr.ira :! ca^'e^c orv a Torino, va 
soraendo tl nuovo stabilitnento della 
S\irr.:>a Come si pud lengere chiara 
mentc nel carteUo I'edifiao del oior-
nale e costrvito dalla FIAT, proprie 
taria del quoUdiano, Son arremmo po 
slo in risalln questo elemento che di 
mostra (se ce n'era bisoqno) I'mtrecao 
mdr<isoluMe che leaa il pui arande e 
prcdatorio monopolto ttaiiano alia 
Stampa se questo aiornale non fosse 
tra quelli che. pw pomposamente di 
a!tn. parlano con lacilila della e li 
berta » e della « mdipendenza » della 
stampa came di una scelta atsolula 
menie auionoma. saanaata cioe da 
vrob'.emi di stmltura economica 

Ancora domemca scoria, presentan 
do <II lettOTt ?! proaetlo del suo nuovo 
staMimento (un comp'esso colossale. 
per van m'hardi) il awrnal* scrireva 
uniuosamente che « La S'ampa. come 
sanno tutu Q(I esperti di questo me 
sticre. ha <empre segvilo tl pnncipio 
che la prima Itbertd per un aiornale 
e Vmdipendenza economica. Solo se 
riesce a manter.erst indipendente /i 
nanztanamente. un giornale di in/or 
mazione ojfre oaranzie di obiettivitd ». 
Ausicn ma buf/oni. Se sono tanto mdi-
potxicnu. tnfatli. come mai lo sUtbilt 
mento che rale mihardi, ncco di sta 
ziom tratmiuentt e nceventi. macchme 
elettromche. garage a 200 posti. rota 
ttve nuove eccciera. glielo costruisce 
la FIAT? Forseche la FI.4T impegno 
mihardi nel nuoro ediftcio della Stampa 
a titolo di beneficenza? Se La Stampa 
e un giornale «indipendente ». «n*oro-
ma. lo e anche dalla FIAT? E se e 
cost, come mai la FIAT pli paga lo 
stabilimenlo? 

II Jallo e che La Stampa non e aj 
tatto un giornale indipendente. II suo 
padrone e un * padrone» senza alln 
aqgettiri: e cioe una azienda che pro 
spera '— anche con possentt atutt dello 
Sta'o — con precise finalitd di lucro 
privato Son e'entrano le idee, ma solo 
i soldi Per questo La Stampa accetio 
d"essere anche fascista. Infatti ove la 
t oggettivila > delle notizie della Stam 
pa dovesse ledere alt tnteresst del (u 
cro pntvifo dei maggiort azionisti della 
FIAT, tale c oggettivitd » cesserebbe d< 
esistere. Come cessa, infatli. ognt vol 
ta che tra la oggettivitd e gli interessi 
della FIAT esiste un dissidio. Per La 
Stampa mjatli. tutte le < renfd > sono 
possibili ed affrontabili: tranne. per 
esempio. quella di av-anzare una sia 
our minima critica net confrontt dei 
prodotti FIAT, dalle aulo. at frigort 
fen. alia carta igiemca. Come limite 
t ideologico > alia propria c xndipen 
denza >. come stato di « libertd » non 
e'e male. Vero e che e un * limite * 
ben npagato. 

E forse i per questo che. nel mo 
mento in cut tutti i giornali italiant. 
topratlutlo quelli dei parttti che non 
hanno alle spalle un monopolto, tra 
versano un periodo dt crisi determi 
nata propno dalle operazioni di con 
centrazione monopolistica ttpo FIAT 
La Stampa. il nobile giornale di To 
rmo non spreca una parola in merito 
Morale? Ricca si. indipendente no 
I-a Stampa dx Torino, Come vdevasi 
dimosXrare e come la stessa Stampa 
col carfello delta FIAT in fronte. come 
un qualsiasi < concessionary >. ammel 
te clamorosanenle. 

YEGOROV: 

le radiazioni 

cosmiche sono 
ancora un 

pericolo per 
gli astronaut! 

GINEVRA. 20. 
II problema che piu preoccu-

pa gli scienziati impegnati nel
la cosmonatitica e quello di as-
sicurare all'astronauta una erii-
cace protezione dalle radiazioni 
cosmiche. Lo ha dlchiarato il 
sovietico prof. Bon's Yegorov, il 
medico che accompagno Vladi
mir Komarov e Costnntm Feok-
tistov nell'impresa spaziale del-
I'ottobre '64. parlando nel qua
dro delle « Giornate di biologia » 
in corsa a Ginevra. 

Nella citta elvetica compli
cate equazioni. diagrammi e for-
mule incomprensibili ai profani 
accompagnano le esposizioni de
gli scienziati. II convegno si s\ol-
ge per miziativa del Gruppo eu-
ropeo di studi spaziali (Euro-
spnzio) e deH'associazione intcr-
nazionale dei coMruttori di ma-
tenale aerospaziale (AICMA). 

Per due giomi scienziati ed 
esperti di numerosc nazionahta 
scambieranno le loro opimoni sul-
I'uomo e sulle sue possibilita di 
sopra\"i*ivenza in nn monrio a lui 
cstraneo, sui mezzi per farlo re-
sistere alia follia dei «silenzi 
siderali » ed esamineranno. d'al-
tra parte. 1'aspetto puramente 
biologico del problema che pre-
vede lo studio del eomporta-
mento della vepetazione e decli 
organismi animali in un ambien-
te privo di forza di gravita: sa
ranno anche esno^ti i rispettivj 
punt, di n'sta stil problema delle 
so^'anze di rifiuto. 

Boris Ycgorov. che ha aper>> 
il d i t int t l tn d ' h?olf>Wig ^j>a7ialo_ 
ha parlato deirazione antigravi-
tazionale suH'organi^mo umano. 
dei fat tori p«icolocici che in-
flucnzano t'uomo neilo «pazio e 
dell'azione delle temuti^^ime ra 
dianom cosmiche. Secondo Ye-
gorov. alio stato attuale della 
ricerca e deeli esperimenti a 
terra — in condizioni di c clau-
sura scientifica > — o in volo a 
borrio delle vane capsule spa-
ziali. non e ancora po'vsibile 
dire con precisiore «e I'uomo 
sara capace di re^iMcre a con 
dizioni del tutto nuove. 

* S'curamcnto ce la fara — ha 
detto il co^monauta sovietiro — 
erazie all'ausilto di una teenca 
che si perfeziona a diretto con 
tatto con gli dementi dello *pa-
zio Devono pero essere n^olti 
due problemi: fino a che punto 
il corpo umano puo sopportare 
le radiazioni cosmiche e la mes-
sa a punto di un sistema \era-
mente effkrace per proteggerc 
l'organismo umano da queste ra
diazioni. Finora tutto e andato 
per il rneglio Altrettanto non si 
pt«\ dire per l'av\-enire. Infatti. 
quelle che possono essere le 
rea7ioni di un organismo in un 
periodo di alcuni giomi pos«ono 
evidentemente non avere nulla 
a che fare con le reazioni dopo 
settimane. mesi interi. di per-
manenza nello spazio >. 

n prof. Antoine Mon;andon. 
dell'Univcrsita di Ginevra. nel 
suo intenento ha detto tra I'al-
tro che la scienza ancora non 6 
riii5cita a dare all'uomo < un 
sesto senso che gli manca: quel
lo dello spazio e deU'equiiibrio in 
condizioni di antigravita >. 

K1NSHAS\. 20. 
// (joi crno del presulvnto Mo 

hi.lu sollecitcra un jirorci.so a 
canvo di .Moi.sf Ciomhv per 
sovversionc v alto tradimento 
contro la sicurezza interna ed 
externa del Paese. Lo ha an 
nunciato omn a Kinshasa un i 
portavoce aorernativo che ha 
anehe aecennato alia clamorosa 
scoperta efjettuata nell'Ardeche 
dalla poliziu francese. di un cam 
po di addestramento di merce
nari europei che si prcparavano j 
rid un attacco contro Alhertvillc 
per riportare al potere Ciomhe. 

Nella dichmrazione rilasciata 
ono'i dal portavoce del governo 
Mobutu — al termtne di una se 
(luta del Coiisiplio dei .Mnn 
.s-fri — si denuncia aperlaniente 
la presenza del capitale europeo 
(e soprattutto belpa) nelle ma 
novre per riportare Ciombe al 
potere: numerosi elementi arre-
stall dalla pohzia francese nel-
VArdeche avrebbero infatti la-
vorato in passato per compagnic 
straniere operanti ncl Congo Non 
si vede d'altro canto chi avreb-
be potuto pagare i grossi sti
pend'! promessi agli * affreux » 
(eo.ti si autodefinivano i merce
nari). animontanti a mezzo mi-
Hone di lire al mese in « tempo 
di operazioni» c ad una liqui
dazione pro-capite di circa set 
viilioni. 

Ciombe. che risulta riparato 
in Spaana e rcsidente a Madrid. 
(dande ha preteso stasera di 
scagionarsi dichiarandosi cstra
neo al campo dell'Ardeche) 
avrebbe in sostanza ritrovaU) 
Vappoggio delle grandi compa
gnic europee impiantate nel 
Congo e organizzato. altraverso 
Thicrrtj dc Bonnay. capo dei 
mercenari. non uno ma diversi 
campi di addestramento. 

E' infatti lo stesso De Bannay 
che ha dichiarato oggi ad un 
giornalista di Radio Montecarlo 
di € avere dei buoni ainici in 
highiltcrra che attendono il mo
mento favorevole per farsi v'wi >. 
Inollre. secondo t primi risullati 
dell'inchiesta condotta dalla poli-
zia francese. un altro campo di 
addestramento di mercenari po
trebbe trovarsi nei prcssi di Gre
noble dore il De Bonnau steSaO, 
nei mesi scorsi. si era rivalto ad 
una societa per acquistare equi-
paggiamenti subacquei. di quelli 
in dotazione agli « uom'tni rana ». 

La polizia francese avrebbe gid 
elementi sufjic'tenti per dimostra-
re che Thirry de Bonnay. capo 
degli « orribili •». agiva effettiva 
mente al servizio di Ciombe. Tra 

i nuovi arrestati figurauo una 
amua del De Bonnau. certa Cliri-
stme 'Hurry, di origme bclaa. 
* capace di adopcrare egregia 
mente lucili e bazooka ». Chri
stum Mockers, agente addetto al 
reclutamento dei mercenari * 
Uenni Mourglia. tntermediario 
tra De Bonnau c Ciombe. 

La pa'.izta francese aveva fer-
mato (incite - ran ha poi suhitn 
rtlasciato - il giornalista Moha 
met! Bonn, rice redatlore capo 
ilel settiinanale .leune Afrique. 
che si tiovava nel campo d«i 
mercenari con un compito pro 
fesfionale. e Amcct Kashamura 
aid mniistro nel governo Lu 
munilxi. che aveva accompagna-
to liahrt. Qucst'ultimo ha di
chiarato di arc anef'e mcontrato 
un os coloiinella della avazione 
I'SA. tale llalmquist. i^truttnre 
di uoniiui Kina per Ciombe nel 
lann Le Bouract presto Ore 
noble. 

Mosca 

La visita del 
Presidente 

della Somalia 
MOSCA. 20 

II presidente della Somalia. 
AIHIUII.-III Usman. e a Mosca per 
una visita di una scttimana, du
rante la quale avra colloqui con 
i dirigenti sovietici per la con-
cessione di ulteriori niuti al suo 
paese. 

In un discorso pronunciato du
rante un banchetto in onore del-
l'ospite il presidente del Soviet 
Supremo Podgorny ha dichiarato 
tra I'altro: «Non vi e dubbio 
che le relazioni sovietico somala 
sono molto buone per la vici-
nnnra delle posizioni doi nostrl 
paesi su molti importanti proble
mi internazionali ». 

L'Unione Sovietica sta fornen-
do alia Somalia niuti militari per 
un ammontnre di circa 15 milioni 
di dollari l'anno. 

Nel suo discorso Podgorny ha 
affermato che la Unione Sovie
tica e la Somalia sono cntrambe 
per la completa abolizionc del 
disgrazinto sistema del coloniali-
smo c contro I'interferenza stra-
niera ncRli afTari interni degli 
Stati. 
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