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Allarmata denuncia contro la smobilitazione dell'OGE 

Un Ente nazionale 

per I'elettronica 

chiesto dai 

ricercatori 

di Pregnana La debolezza deli'lndustria elettronica nel confront! degli USA e di altrl paesl dell'Europa oc
cidental e tra I'altfo confermata dai dati riportati dal « Documento sui problem! dell'eletlro-
nica italiana » elaborato dai lavoratori delta Olivetti-General Electric, sull'incldenza di valore 
della produzione elettronica sul reddito nazionale. L'ltalla, come risulta dat graflco, e all'ul-
timo posto fra I paesi europei. 

Fra quattro anni gli elaboratori elettronici saranno la terza grande industria mondiale - L' Italia 
resta indietro - Dichiarazioni di Sulotto (PCI), Mussa Ivaldi (PSU), Dina (PSIUP), Granelli (DC) 

Dalla nostra redazione 
MILANO. 28. 

Fra quattro anni gli elabo
ratori elettronici saranno la 
terza grande industria mon 
diale dopo l'automobile e il 
petrolio. L'elettronica d onnai 
diventata il cuore dello svi 
luppo di ogni moderna socie 
ta industriale. Gli elaboratori 
della terza generazione cnlco-
lano nll'incirca alia velocitii 
della luce. 

In questo contesto. niente 
affatto fantascientiflco. la de
bolezza dell'elettronica italiana 
e uno degli aspetti dell'arre-
tratezza tecnologica e della 
crescente dipendenza dall'este-
ro dell'economia nazionale e. 
nel contempo. una delle sue 
cause fondamentali. Questa e 
la diagnosi fatta dai ricerca
tori del centre elettronico di 
Pregnana Milanese della Oli
vetti General Electric (OGE) 
sulla crisi dell'elettronica ita 
liana. Si tratta del parere dei 
tecnici del piu grande labora-
tono elettronico di origine ita
liana. passato due anni fa sot-
to il controllo della compa-
gnia statunitense. Fra le quat
trocento persone che vi lavo-
rano. una su cique ha un ti-
tolo universitario. Questi uomi-
ni dovrebbero progettare le 
strutture logiche e meccaniche. 
circuiti e memorie. per le mac-
chine che la OGE costruisce 
nello stabilimento di Caluso 
(T»rino). 

« Dovrebbero», poiche in 
realta il laboratorio di Pre
gnana e stato paralizzato dal
la General Electric che ha 
trasferito la ricerca di base 
nell'Arizona. a undicimilatre-
cento chilometrl da Milano. 
Tecnici e ricercatori della 
OGE si battono contro la li-
quidazione del centro di ricer-
che di Pregnana. Ed hanno 
riassunto il loro punto di vi
sta in un Documento sui pro
blem! dell'industria elettroni
ca che ha suscitato grande in-
teresse negli ambienti scienti-
flci. parlamentari e tecnici. Di 
co>a si tratta? 

In sintesi tale documento 
caratterizza il ritardo della in 
dustria elettronica italiana che 
e rimasta del tutto stagnante 
fra il '61 e il '64 (passando 
da 180 a 193 miliardi di l ire). 
proprio nel momento in cui 
il settore ha avuto un forte 
scatto mondiale specie nelle 
produzioni piu avanzate. Do 
po avere individuato le cause 
della debolezza del settore 
nella scarsa domanda di beni 
strumentali elettronici. in rap 
porto alia conseguente arretra-
tezza tecnologica dell'industria 
nazionale. il documento tratta 
della insufficienza della ricer
ca scientifica italiana. 

La industria elettronica si 
trova in conseguenza in una 
situazione di accentuata dipen 
denza tecnologica dall'estero. 

La politica governativa de
gli incentivi porta intanto il 
settore in un vicolo cieco. Oc-
corre una iniziativa pubblica 
nuova — ribadisce il docu 
mento —, questa iniziativa si 
potrebbe configurare nell'isti 
tuzione di un Ente Nazionale 
per l'Eletlronica. Tale nuovo 
Ente dovrebbe disporre da un 
lato un forte centro di ricer 
ca e. daH'altro. rilevare le im 
prese elettroniche a parteci 
pazione statale — come la Se 
lenia o la S. Giorgio — dan 
do vita a nuove iniziative in 
dustriali che promuovano la 
tutela e lo sviluppo deU'occu 
pazione e la preparazione pro-
fessionale a tutti i livelli. 
Questo. in breve, il contenu-
to del documento sottoscritto 
dai ricercatori di Pregnana. 
Quale eco ha suscitato? 

Lo registriamo in alcune di
chiarazioni che abbiamo chie
sto a parlamentari di diver-
si schieramenti politici. 

L'on. Egidio Sulotto ci ha 
detto: « n documento prepa 
rato dai lavoratori della Oli
vetti-General Electric di ogni 
corrente politica. sulla situa 
zione del settore elettronico. 
ha il merito di collegarsi nel 
pieno del discorso politico in 
atto nel Paese sulle condizio-
ni della ricerca scientifica. con 
un apporto di proposte e in-
dicazioni la cui validita deri 
va da una visione generale 
del problema sostanziata dal 
le d.rette esperienze di fab 
bnca. 

< La proposta dei lavoratori 
di costituire un Ente Naziona 
le per l'Elettronica attrvzzato 
di un forte centro di ricer-
ehe con il compito di pro-
muovere la concentrazione t 

lo sviluppo della produzione. 
corri.spoiule pienamente al du-
plice obiettivo di assicurare 
al Paese una forte presenza 
in un settore pregiudizievole 
alia crescita deU'industria ed 
insieme di garantire i livelli 
quantitativi e qualitativi di oc-
cupazione. E' un appello che 
i comunisti raccolgono e che 
assumono come impegno di 
dibattito e di iniziativa in tut 
te le sedi adeguate ». 

II prof. Mussa Ivaldi. de-
putato del PSU e docente uni
versitario. ci ha dichiarato: 
« II "Documento sui proble-
mi dell'industria elettronica" 
redatto da un gruppo di la
voratori della massima indu
stria nazionale di questo set-
tore. la Olivetti-General Elec 
trie, ha il grande merito di 
proporre in termini realistici 
ed intelligenti uno dei proble 
mi piu importanti del nostra 
awen i re industriale. Dato che 
piu o meno tutte le industrie 
verranno prossimamente inve-
stite dal processo di automa-
zione, che ha nell'elettronica 
il suo tessuto essenziale. con-
trollare l'elettronica signilica 
in definitiva controllare I'inte 
ro processo di sviluppo indu 
stria le. 

< Le proposte condensate nel 
documento sono tutte molto 
interessanti e. a mio parere. 
tutte profondamente sensate. 
Particolarmente opportuno mi 
pare il richiamo al CNEN. 
1'Ente di Stato per lo svilup
po dell'energia nucleare ». 

Dopo avere sottolineato che 
sarebbe stato opportuno af-
frontare con criteri di priori
ty lo sviluppo dell'elettronica 
e lamentati gli scarsi investi 
menti al riguardo. Ton. Mus
sa Ivaldi ci ha detto: « E' 
possibile che. se non si per 
de altro tempo prezioso. la 
ricerca scientifica e tecnica 
italiana, se convenientemente 
coordinata, sorretta e poten-
ziata, utilizzando tutte le ener-
gie del Paese operanti in que
sto settore riesca a ritagliar-
si iicU*aniplissimo campo di 
ricerca genprale un suo inte 
ressante e promettente setto 
re di sviluppo in cui affer 
mare qualche suo primato». 
Non si tratta di seguire insen 
sate chimere aularchiche — 
ha aggiunto —: molto bene di 
ce il documento che "anche 
per un Ente pubblico della 
elettronica si pone un proble-
ma di cooperazione con Enti 
o anche gruppi privati stra-
nieri, inteso non piu come 
semplice acquisto di Iicenze. 
ma come impegno comune di 
ricerca" ». 

Sullo stesso documento Tin 
gegner Angelo Dina della Oli 
vetti. membro del comitato 
direttivo del PSIUP di Tori 
no ci ha dichiarato: « La co 
statazione della arretratezza 
della ricerca e della produ 
zione elettronica in Italia (fat 
ta eccezione per quanto si ri 
ferisce ai beni cli consumo) 
e ormai .quasi diventata un 
luogo comune. II passaggio 
nelle mani della General Elec 
trie della Divisione elettronica 
Olivetti ha poi, gin da qual 
che anno. posto una ipoteca 
su quel poco di valido che in 
questi settori esisteva. 

«In questo periodo le con 
fuse vicende della OGE. che 
eonfrontate con quelle della 
Bull in Francia sembrano in 
dicare una smobilitazione o 
quanto meno una rinuncia 
della General Electric stessa 
alia intenzione di insidiare il 
quasi monopolio della IBM 
sul mercato europeo dei gran 
di calcolatori. hanno richiama 
to l'attenzione su queste cose 
e rinnovata la preoccupazione 
sulla dispersione di un oerto 
patrimonio di capacita umane, 
tecnici e ricercatori. di cono 
scenze che bene o male si era 
no accumulate >. 

A Milano. intanto. il segre 
tario provinciale della DC Lui 
gi Granelli ha dichiarato. nel 
corso di un incontro con i la 
voratori della OGE di Pre 
gnana. che < la ricerca scien 
tifica non puo essere lasciata 
ai privati >. Quanto alia pure 
interessante iniziativa delI"ono 
revole Fanfani. che ha propo 
sto una specie di « piano Mar 
shall > per superare il divario 
tecnologico fra I'Europa e gli 
USA, e'e da ricordare quanto 
ha scr.tto il settimanale statu 
nitense "Business Week" di no 
vemhre. Vi si legge che c il 
ritardo offre molte occasioni 
vantagglose per gli uomini di 
affari americani *. 

Marco Marchefti 

Novotny accolto festosamente 

nella capitale polacca 

Varsavia e Praga: identita 
di vedute sulla Germania 
Oggi la firma del nuovo trattato ventennale di mutua assistenza — Por-
tera a un ulteriore avvicinamento dei due Paesi nel campo economico e 

in quello della politica estera 

Morfo I'editore 

americano 

Henry R. Luce 
NEW YORK. 28. 

E" improvvisamente morto 
stanotte a Phoenix. nell'Arizona. 
Henry R. Luce, editore delle 
riviste Time. Life e Fortune. 
Era marito di Clara Boothe 
Luce, che neglj anni '50 fu 
ambasciatore degli Stati Uniti a 
Roma. Non e stata resa nota 
la causa del decesso. 

Dal nostro corrispondente 
VARSAVIA. 28 

II Presidente cecoslovacco An 
tonin Novotny. assistito dal pri-
mn ministro Josef Lenart e dai 
ministri degli Esteri e della di-
fesa. ha iniziato stamane a Var-
savia le conversazioni politiche 
che si concluderanno domani a 
mezzogiorno con la firma di un 
nuovo trattato ventennale di ami-
cizia e mutua assistenza fra la 
Polonia e la Cecoslovacchia. 

Novotny e giunto verso le otto 
di stamane con un treno specia-
le. Ad accogliere gli ospiti ce-
closlovacchi era il segretario del 
POUP Gomulka. il Primo mini-
stro Cyrankiewicz. il Presidente 

Atroce delitto razzista 

Dirigente negro fatto 
saltare con il camion 
E' accaduto nel Mississippi - L'assassino di un 
altro integrazionista si presenta per il posto 

di vice governatore 

NATCHEZ. Mississippi. 2H. 
Nuovo raccapricciante. vergo 

gnoso enmme razzista nel Mis 
sissippi: Wharlest Jackson, di 37 
anni. dirigente della locale se 
zione della NAACP. la nota or-
gamzza/ione integrazionista. e 
stato ucciso mentre era al vo-
lante deirantocnrro che egli gui-
dava per il sun lavoro. dalla 
e.splosione di una forte carica di-
sposta dagli attentatori razzisti 
neila gro«*;j macchina forse col 
legata con un tubo di scappa-
mento La deflagrazione ha avu
to luogo mentre Jackson, che 
aveva gia me^o In moto il pe-
^nnte mezzo, stava varennrio il 

Direttori 
MAURIZIO FERRARA 

ELIO QUERCIOLI 
Di ret tore respond a bile 

Sergio Pardera 
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| cancello della ditta per cui la-
vorava. 

Wharlest Jackson e stato vit-
tima di un attentato dei razzisti 
come non pochi altri dirigenti 
della NAACP del Mississippi: 
George Metcalfe, presidente del
la organiz/iizione a N'atchez. fu 
gravemente ferito nell'agosto del 
1965. in circostanze analoghe. 
Ebhe salva la vita forse perche 
la carica esplose troppn presto 
Questa volta essa e stata inne 
scata pit! efficacemente. II di-
rettore della NAACP per lo Sta
to del Mississippi. Charles Evers. 
ebhe il fratello Medgar. che lo 
aveva preceduto in tale carica. 
ticciso a colpi di fucile. L'assas 
«=ino e stato pienamente Identifi-
cato. si chiama Byron de la 
Beckwith. e stato proces«=ato e 
assolto da una giuria formata 
da razzisti suoi pari, e si vanta 
pnbblicamente del proprio orrido 
delitto. Egli ha recentemente an 
nunciato che si presentera can-
didato al vice governatorato del 
lo Stato. Come e noto. un altro 
Stato razzista. la Georgia, ha 
eletto gmernatore un oste che 
prefer! chitidere bottega alHam 
mettervi i clienti di colore, che 
solexa rirevere con la pistola in 
pugno II Mississippi potrebbe 
avere come vice governatore ad-
dirittura tm assassino notorio 

A New York si P riimita una 
cnnferen7» della NAACP per 
chiedere che — mentre ritiene 
• inutile* I'ohbligo della leva mi 
litare — finche eseo sussiste sia 
egtiale per i cittadini c bianchi» 
e di colore. Cid non awiene ora 
poiche il numero del cittadini di 
colore reclutati e proporTlonal-
menfe n?t*i elerato di quello dei 
* bianchi *. 

Ochab e tutte le piu alte per
sonality de) governo e del parti-
to. La delegazione cecoslovacca 
e stata fatta segno ad una ca-
lorosa manifestazione da parte 
di una numerosa folia che si e 
assiepata lungo le strade allor-
che il corteo degli ospiti si e 
recato dalla staziune centrale al 
palazzo residenziale di Wilanow. 

Amicizia. collaborazione. mutua 
assistenza. sicurezza: queste sô  
no le parole che ricorrono nei 
grossi titoli che la stampa di 
stamane dedica a questa visita 
e al significato del nuovo tratta
to ventennale: questo trattato. 
tenuto conto del livello dei rap-
porti gia raggitinto in base al 
preeedente accordo. mirerA. co
me sottolinea stamattina Tagen 
zia ufflciale polacca. ad un ulte
riore av\'icinamento dei due pae
si sia nel campo economico che 
in quello della politica estera. 

Particolare attenzione viene de-
dicata innanzitutto al problema 
tedesco. alia necessitd ciod non 
solo di stabilire una comune piat-
taforma — che si afTerma gia 
esistere ma di mantenere una 
costante viailanza dinanzi alle 
aspirazioni della RFT che minac-
ciano innanzitutto la Polonia. la 
Cecoslovacchia e la RDT. 

Elemento strettamente legato 
ad una simi'p mmune m^nipra di 
vedere il problema tedesco e 
quello della esigenza di contrap-
porre ai tentative di Bonn di 
infra ngere I'unita dei paesi so
cial isti. tentativi mascherati die-
tro la cosiddetta nuova politira 
orientale. il consolidamento del-
I'unita dei nostri paesi e una 
comnatte7za ancor piu solida. 
Su questo problema. sottolinea la 
stampa. tra Polonia e Cecoslo
vacchia esiste la piu piena iden
tita di vedute. 

Stasera il presidente del con-
siglio di Stato polaceo Edward 
Ochab ha ofTerto un ricevimento 
in onore di Novotny. Domani 
mnttina alle 12. nella sala della 
Presiripn7a dpi Consfglio. verra 
firmato il nuovo trattato e in 
quella occasione i leader dei due 
paesi pronuncieranno discorsi 
pol'ficl. Vovotnv rioartira doma 
ni nel tardo pomeriggio alia vol
ta di Praga. 

Franco Fabiani 

Colloquio fra 
Tolloy e il ministro 

del Commercio 
esfero polaceo 

II ministro de) commercio este-
ro polaceo prof. Witho!d Trampe-
zjiiski di passaggio per Roma, di 
ritorno in patria dal Giappone. 
si e recato ieri in visita dal 
sen, Giusto Tolloy, ministro del 
Commercio estero italiano. con il 
quale ha avtito un lungo collo
quio. improntato alia massima 
cordiality su question) riguardan-
ti 1'ulteriore sviluppo dei rap-
porti economid, commerciali e di 
collaborazione tra i due paesi. 

Successivamente il prof. Witold 
Trampcz>T^ki e stato o^pite a co-
lazione del ministro Tolloy. 

Un eccezionale esperi mento umano e sociale 

Come a Cu ba si trapian ta 
la «citta» nel villaggio 

Festa dinanzi alle lelecamere a San Andres de Caiguanabo, redenta dallo squallore del-
I'arretralezza — Fidel Castro pone lo ««effeffo urbano» al servizio della rivoluzione 

Dal nostro corrispondente 
L'AVANA, febbraio. 

Fu un sabato sera. Fidel 
diede appuntamento a mini
stri e membri del Comitato 
Centrale a San Andres de Cai-
guanabo, un piccolo centro sul
le allure al centro della pro-
vincia di Pinar del Rio. Un 
tempo qui vivevano dimentica-
ti contadini poveri. Fino a un 
anno fa, neanche la rivoluzio
ne aveva portato cambiamen-
ti notevoli. Vi sono molte zo
ne di Cuba ancora in questo 
stato: I'abbondanza non sor-
ge da un giorno all'altro dal
la scarsita. Mn San Andres 
aveva raggiunto, in quanto a 
scarsita. livelli problemo/ici. 
onche dal punto di vista po
litico. 

Quel sabato sera. San An
dres apparve completamente 
trasformato. In sei mesi. era 
diventato una piccola citta e 
aveva allestito un grande spet-
tacolo, dopo una giornata di 
competizioni sportive e di va-
canza e festa. < Prendi un 
mogote di circa cinquanta me-
tri di altezza — cos] un ginr-
nalista ha descritto la scena 
(il «mogote» e un montaroz-
zo tipico della zona pinare-
gna) — enn la vegetazinve 
corrispondente: palme. eccete-
ra: inseriscigli surrettiziamente 
72 mjla tvatts in lampadine e 
quattro nidi di altoparlanti per 
musica spaziale nascosfi abil-
mente nello spessore del ver-
de; aggiungi tre ripiani di le-
gno dissimulati. invisibili. che 
emergono di sorpresa quando 
tutto si illumina: su di uno 
metti a ballare, lassu in al
to. Alicia Alnnso. sulfa If ro a 
cantare Joselito Fernandez e 
sul terzo un grunpo di raaaz-
ze contadine nella loro "dan 
za del caffe" e puoi comin 
c'wre ad mere un'idea di quel 
che acrndde quella sera a 
San Andres... >. 

Quello di San Andres nnn 
era altro che un primo « effet 
to urbano» creato artificial-
mente nella campagna cuba-
na. a fini pedagogico-politici. 
I.'idea naturalmente e stata di 
Fidel Castro, che sta facendo 
oani giorno le delizie dei mo 
derni urbanisti. come dei piu 
avanzati studhsi di tecnica 
del suolo e dei fertilizzanti. 
11 fine che si propone Fidel 
Castro e di capovolgere rapi 
damente il rapporlo citla-cam-
vagna. Ahhiamn gia visto qua-
li contraddizioni e quali vroble 
mi possa provocare questo di-
seqno. in una metroDoli assur 
da come VAvana. Trasferendo 
la citta — o «Veffelto urba
no *. come dicono gli urhani 
sfi — in camxyagna ci si propo
ne immediatamente di oiienere 
il rinnorampnto prnfondn an 
che della citta — nel semn rti-
malnqicn rli civi<= — ciop la so-
cieta civile rtibnna. ,lfa de 
srrirfrp j7 T)racprtimt>nln r jiiii 
semplice che realizzarlo. 

La cosa piu difficile e con-
vincere la gente. Chi non rede 
il futuro. con occhi di antici-
patore, ha anche la mente of-
fuscata dalle abitudini del pre-
sente. Fidel sa parlare. 1 suoi 
discorsi snno un modello di 
oratorio popolare efficace. Ep 
pure a un certo punto anche 
il .tenso pedaqoaicn della paro 
la non basta piu. 1 contadini 
*ono gente re*1ia alia fiducia. 
Snno snspettosi e quindi resi-
vtenti. per natura sociale. al
ia spinta psicnloaica che dere 
nfferrare il riroluzionario.-
Nemmeno i massacri. talvol-
ta. li pnrfann a una coscien-
za ferma. Prevdiamo come 
esemnln San Andres. 

Le condizioni di vita dei cin-
quemila contadini del munici-
pio erano molto catlive: essi 
disponevano di poca terra, la 
sfruttavano con una tecnica 
estremamente arretrata e im-
mutabile e quindi la loro pro
duzione restara porera. Pic-
colt proprielari re*t sievri. sul
la loro terra, dalla riroluzio-
ne, dopo che la guerra civi
le era passnta sit di loro la-
sciando trentadue cadareri di 
massacrati dai batistiani. i 
contadini di San Andres era-
no rimasti tuttaria isolati. pri 
ri di vie di comunicazinme e di 
traspmrti. A San Andres non 
esistera nessvn centro di la
voro statale dare potessero tro 
rare lavoro e cost, dopo oani 
raccolto del tobacco, restarano 
inoperanti. Tl partita era debo-
le. i dirigenti ir.capaci di tra-
smettere orievtamenti adequafi. 

Alia fine del 1965. Fidel Castro 
ebbe Video di dare un esem-
pio tangibile ai contadini e a 
tutti i cubani di quello che do-
t>ra essere in futuro il nuovo 
centra abitato tipico della so-
cieta cubana orientata verso 
la costruzione del comunismo. 
L'idea era di costmire arti-
ficialmente, cosi coyne gli ar-
chitetti costruiscono modelli in 
miniatura di case e di citta, 
un vera e proprio centra mo
dello di « effetto urbano » del 
futuro, con le sue relazioni di 
produzione e le sup. caratteri-
<itiche culturali nuove. Per que-
fin psperimpn'n f» scclto ap-
punto San Andres. 

Con un piano di semina di 
caffp~ fu ereata una basp di 
economia statale e una fonte 
di imniego permanente per i 
contadini delta zona, special-
mente per IP dnnne. Con un'am 
pin operazinne di a'uitn ai pic-
coli agricnltori. sul piano PCO 
nomicn p su quello tecnico. si P 
poi affrnntatn il rnmoito com 
nlessn di maUiolwarp la pro 
duttivita in questo settore. svi-
lunnandn al temnn stesso un 
nrincipin di rnsriema rivnlu-
zionaria all'altezza della com-

prensione di questi strati po-
polari: la chiave consiste nel
lo sL'iluppo di un'educazione 
basata sui principi della re-
sponsabilitd collettiva (quindi 
cooperaiivismo e collaborazio
ne tecnica). Cosi I'incremento 
stesso del benessere materiale 
che si e sviluppato a San An
dres e" remito attraverso i ser-
vizi collettivi e non per la via 
individuate del piccolo com
mercio o delta picrola impre-
sa privata. 

Snno stati inaugurati circo-
li infantili e collegi per i ra-
gazzi piu grandi. sono state co 
strnite una cucina e una lavan 
deria collettive. una strada e 
sei piccnle dighe per I'acqua 
p Virriqazinne, p stata pnrtata 
la liiwa telefnnica ed P stato 
nettamente miqliorato I'appor-
to di energia elettrica: snno 
stati garantiti i trnsparti. Le 
organizzazinni di massa han 
nn tracciata un piann di tra-
sfnrmazinnp sneiale di Snn An 
dres e hanno costrnitn una 
piazza con giardini nuhhliri, rtn 
nnnificin. un maaa??iun di vpn 
d;tp. »'TJ nltrn a'mrrlinn d'ivfan 
?in. dieri pdifiri di nhita^innp. 
ristnrantp p bar. Snno in co 

Era stata costituita il 7 febbraio 

Abolita a Scianghai 
la comune popolare 
II massimo organo locale & ora il Comitato muni-
cipale rivoluzionario — Direttiva per la conquista 
del potere nei quartieri e nei circondari — Nuo-
vi scontri si sono registrati nello Szeciuan 

TOKIU. 21). 
L'ugenzia Nuova Cma nferiace 

su un coimziu o;^anizzaio U 2*) 
feuoraio dal «Cuin.tato niuiuci 
uale mojuzionario * di Scian
ghai che viene def.cuto * 1 urga 
«io provvijono dei jwlere» neu«i 
stessa cma. Dal lungo dispaccio 
di Nuova Cma risultano anzicut 
to due tatti: 1) questo Coai.tato 
svolge attuainiente le tuniioni 
eiie erano state attribuile alia 
« comune di Scianghai* costituita 
n i teooraio scorso come massi
mo organo del potere locaie e 
che ora risulta aoolita: 2) a 
Scianghai la lotta fra le opposte 
fazioni non e ancora nsolta. 

Nuova Cma uifortna che prima 
del connzio il Comitato rivoluzio
nario municipale aveva discusso 
« in una nuo.one a liar gala » lo 
sviluppo de.la situazione «dopo 
la rivoluzione di genna;o» ed 
aveva approvato un progetto di 
nsolui:one sulla situazione pre-
sente e sui co up;ii da svolgere. 
La siiuaz.one e definita * o:ti 
ma > e nel documento si afferma 
che *in seguito alia creazione 
dell'organo provvisorio di potere 
la rixoluzione cu»tura!e a Scian
ghai ha raggiunto un nuovo aito 
livello»; si aggiunge tuttavia 
che * la formazione del massimo 
organo provvisono di potere non 
s;gnilica the la lotta ahbia avuto 
le.-mme * 

Nel progetto di nsoluz.ione. dice 
Nuova Cma. s; sottolinea che c i 
tre mesi di febbraio. marzo e 
aprile rappresentano il momento 
cruciale del perio<lo per la rea 
lizzazione dei compiti » che il 
Comitato provvisor.o ha co?i fis-
sato: « Le organizzazioru nvo'.u 
zionarie (cioe favorevoii a Mao) 
di ciascuna unita. quartiere o 
circondario suburbano della citta 
debbono convocare nunioni uni-
tarie per analizzare concretamen 
te quale s;a la classe che detie-
ne il potere e quindi dccidere se 
conquistare il potere o no. come 
conquistarlo e come mantenerlo * 

A questa direttiva fondamen 
tale se ne aceompagnano altre: 
conquistare i) potere nel partito. 
nei settori amministrativi. flnan-
zian e culturali dove e stato 
usurpato da persone che hanno 
pre<=o la via cap.talistica: eser-
citare il potere a boon fine: im-
padronirsi del controllo della ri
voluzione: dare impulso alia pro 
duzione e cosi via. 

«II progetto di nsolurone — 
cit'amo ancora da Sunra Cma — 
sottolinea che ogni organzzazio-
ne di massa e ogm persona de-
vono fede mente adeguarsi al 
piano «tatale e al sistema sta 
tale A nessuno e permesso di 
serv^rsi iibrramenre del'e pro 
prieta dello Stato >. 

Nel documento si tnsiste a ptn 
nprese sulla necessity di rea 
Lzzare ovunqtie «I'alleanza a 
tre». un organo che Bandiera 
Ro«5Q ha presentato pocht g:orn: 
come * formato dai memhri diri 
genti delle organizzazoni rivo 

lu/ionane di massa che rappre-
sentino veramente le masse, dai 
rappresentanti delle un ta del-
l'esercito popolare di stan/a sul 
luogo e dai quadn dirigenti ri-
vo'iizionari f. 

E' da notare che nel giorni 
scorsi i corrisponrienti giap;«nesi 
avevano dato nottz-e di manife
st!' chp criticavano la formazione 
di comuni ponolnri nellp grandi 
citta. 

Le informaz'oni odieme de^un 
tp dai manifest! murali di Pe-
chino dalle accnzie straniere 
danno notizia di scontri che sa 
rehbero avvenuti negli ultimi 
giorni nella capitate cinpse da-
vanti a una tipografla p alia sta 
zione radio, di «contrattaechi » 
deeli nvversari di Mao nella ca 
pitalp del Szeciuan. e inline dt 
un ordine impartito alle guardie 
rossp chp occupavano la sedp 
del comitato munir-ipn'p dpi par 
t'to di Pechino. perf-hp lascino 
immpd-a»ampntp ' locali. 

Spjrnnliamo infinp che teri e 
=tato firmato a Pech'no un pro 
toco'lo «relativo al'o sviluppo 
dpiram'cizia e dpi commercio > 
fra !n Cina e il Giappone 

Sindacalista 

cattolico 
arresfato a Bilbao 

BILB\0. 28. 
I-a polizia franchista ha tratto 

in arresto un noto sindacalista 
cattolico di Bilbao. Angel Gar
cia. nella ca-a del «>ia!e aveva 
computo un'incurs;one che ave
va portato alia scoperta di vo 
lantini concerncnti lo sciopero 
nei Iaminatoi di Echevarn. in 
atto da tre mesi. Il sindacalista 
cattolico e stato accusato di pro 
paganda illegale: un reato per 
il quale pud subire una condan 
na fino a sei anni di carcere. 

struzione altre quattro scuols 
interne, un cinematograjo # 
altri edifici pubblici. In sostan-
za, entro il 1%1 le condizioni 
di vita di San Andres saran
no pressappoco, dal punto di vi
sta sociale e soprattutto per 
quanto riguarda I'cducazione. 
quelle che la rivoluzione si pro
pone di dare a gran parte del-
I'isola entro il 197:>. Tutti i 
bambini della zona, da un me-
se dopo la na.scita fino all'ul
timo anno delle scuole medit, 
disporranno delle istituzionl 
scolastiche gratuite. Gratis ri-
ceveranno anche il cibo. i re
st///, le scarpe. I'assislenza me
dico. 

Nella trasformazhne del rap-
porto citta campagna, Castro 
cede dunque la possibilila di 
innestare direttamente la tra-
sformazione dell'uomo, nella 
sua vita sociale. Per quanto 
diversa e phi proletaria di 
quella di mnlti paesi europei, 
la sacieta contadina cubana re-
cava in se accentuati motivi di 
individualismo piccolo borglie-
se. Trasferiti ai margini del
le grandi citta coloniali e nea-
caloniali. questi contadini si 
proletarizzavann. nut senza ac-
quisire lo stimilo forza delle 
grandi concentrazioni operate: 
rpstavann isolati nella lalta di 
ogni grnppn famigliare per it 
propria snstpntamentn. quindi 
individualisti e fenni a una 
enncezione statica e suhalterna 
del proprio runlo nella so 
cieta. 

11 rovesciamento di questa 
tendenza non pud awenire che 
enntemporaneamente al rave-
sciamento della sistcmazione 
del territorio. Separarp i due 
mnmenti equivale a nnn realiz-
rare nd 1'unn ne Valtrn cmn-
piutamente. Di qui Video, nrn, 
di una «scunla integrate » — 
come viene chiamata la mmva 
scuola cubana: enscienza P 
fpcnica: i due fondamenti dpi 
rinunramento di una sftvipta 
nazinnalp incnmpiiita. npll'ppn-
rn dpi sncialismn l."nnp>rtan 
za formntiva della pnrlppipn-
zinne al lavoro prodidtivn agri 
cnln. del legame fra I'educnzin 
UP p questo npprarp dirpltoinrn-
te npj tessuto hasten dplln so 
cieta. p il modo came qui si 
vedp I'uninnp sempre piu stret-
ta fra la teoria e la praticn. 
L'nitimisma sull'unma p un'al-
tra idea chp viene inrulcata 
nelle menti dpi cubani enn un 
quolidiano sforzo di propagan
da: < 1 rcazionari — dice Ca 
stro — sono quelli che nnn 
hanno fiducia ncll'uomn e pen 
sano che Vessere umano sia 
ancora qualcosa di simile a una 
bestia. che si muove solo sot-
to la frusta, che sia capace 
di fare cose nnhili. sola sp p 
mosso da un interesse esrlu 
sivamente pqoista 11 riro'uzin-
naria ha un concetto motto piu 
elerato dell'iiomo. In c>tisirlprn 
capacp di formp superior! di 
vita... ». 

Quella notte. a San Andres. 
si vide uno spettacolo pienn 
dimmaginaziane e fuori del-
I'ordinario. di sapnre cubnno 
e adeguato alio spirito della 
festa che si celpbrava: In mu
sica di Juan Blancn — da mnn-
te a mnnte — « farribiiri. from-
he p elemenli elettronici. vi 
brazinm che renivano dal fan 
do delle rocce riusci a creare 
in quattro minuti quel scnti 
mentn tra la stupnrp e Vam 
mirazinnp chp imnane la man-
tagna >. Crazip alia telemsione: 
tutto Vi*nla stara a guardarc. 
e piu forte che mat si arevn 
la sentazinne che all uomini. 
facendn la rivnht7iane. * danno 
la scalata al c'xelo ». 

Saverio Tutlno 

Consegnati a Milano 
i PREMI U.N.R.A.E. 

di gioritalismo 1966 

BRACCIO DI FERRO di Bud Sagendorf 

v(p<@ 

MILANO. 28 - E- arvenuta 
OQQI nella Sola della Camera di 
Commercro di Milano la conse 
gna del premio UNRAE di gior-
nalismo 19f>6 istituito lo scorso 
anno dall'Vntone Nazionale Rap-
pTPxcntantt Autovewoli Esten. 

11 premio. reabzzato nel qua 
dm delle miziattre per una piu 
diffusa in1ormaz<nne di caralle 
re economico dell'opinione puh-
hltca. ha to scopo di premiare 
quei giornalisti che meobo ab-
hiano illuxtrato ialtinta e la 
poswone delle marche estere 
nell'ambito deU'economta italiana 
e delle relazioni economiche in. 
ternazwnali. conlribuendo in tal 
modo a far sii che l'npn<nie 
pvhbhca possa seguire obiettiva-
mente. e piu do ncino. la reatiz-
zazione degli scopt e dei fint dei 
trollali internazionali di coUabo-
razior.e e di mlearazione econo-
mtca. in modo particolare di quel
li del Mercotn Comune Europeo. 

11 premio UNRAE hn una fun 
zione nnnro nel campo aiomah-
*tico: st prefijoe. mfnttt. di dif 
fondere notizie snali effettt che 
un determmoto settore economi 
eo. quello delle avtomobiU este
re. determitia con la sua attittita. 
Non quindi la propaganda di un 
prodotto. ma I'analisi economico 
deU'attivitd di una categoria d* 

imnrcrtdifOTi. 
E' sianificativo che una imrta-

ttra del qer.ere sia scatunta dal 
settore automobihstico' l'automo
bile & il prodotto industriale del 
r,n<tro tempo Ira i piu importan
ti. quello che piu po!am*a I'm-
teres.te dell'opinione pubblica r 
del quale si occupa il piu r.vtriio 
numero di o'ornalisti svecioliz-
zatt. 

L'automobile. che ha prorocalo 
ta mnagime e piu consistrnte 
corrente di scambi commerciali 
nel Mercato Comune Europeo tra 
i prodntti indii%triali. dere, an
che svi piano dell'tnformazione 
econnmtea. ahr^mdnnare nece**a 
namente Vambito nazionale per 
spanare nell'anaUsi dealt effetti 
diretti e tndtretti che loulo de-
termina in una economia altra-
rerso focthtnti scambi tra i ran 
Paesi. 

II premio UNRAE per la stam
pa periodica, ammontante a due 
md'Aiu di lire, e ttato conlerito 
al oinrnolista Gianni Marm: il 
premio per la *1ampa qnnlidiana 
ammontante a due miltont di li
re d stato asseonata ex eavo ai 
aiomalisti Carlo Mariani c Tom-
maso Tommosi. Sono stati inol-
tre premiati, fuori hando. i c?or-
naluti Carlo Bramardo • 
PiRan. 


