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Stresa 

Polemico inizio 
della conferenza 

sul traffico 
L'ACI contrario al provvedimento che da fa-
colta alia polizia di ritirare la patente - Assen-
ti i ministri - La FIAT chiede adequate infra
structure per proseguire il «boom » dell'auto 

Dal nostro inviato 
STRESA. ' 28 : 

Wente ministri questa mat
tina all'apertura dci lavori 
delta XXIV conferenza di 
Stresa che ha assunto, per 
voce del presidente dell'ACI. 
Bertett, tin tono decisamen-
te polemico net confronti del 
ministro Scalfaro. Nella sua 
prolusione Bertett non lia in-
fatti mancato di parlare del-
I'inchiesta ordinata da Mo
ra sulle att'wita dell'ente, in 
particolare per quanto rigitar-
da la riscossione della tassa 
di circolazione, inchiesta die 
lo stesso ente aveva richie-
sto dopo una certa campa-
ana di stampa. rwn si sa da 
chi ispirata, rimbalzata in 
Portamento e poi nel gover-
no. Bertett ha ribadita che 
I'ACl agisce nell'ambito del 
sua statuto e nel rispetto del-
le norme di legge e che con-
tinuera come per il passato 
la sua politico svolta nel-
Vinteresse dello sviluppo del
la motorizzazione, annuncian-
do il raggiungimento di tin 
milione di associate 

In polemica indiretta col 
ministro Scalfaro. Bertett ha 
pni dichiaralo Vopposizione 
dell'ACI al provvedimento pre-
disposto dal ministro dei 
Trasporti circa la revisione 
dell'arlicolo 91 del codice della 
strada sulla sospensione e ri-
tiro delle patenti per infra-
zioni gravi. da parte degli or-
gani di polizia. L'opposizione 
dell'ACI. che non p tanto con
tra il provvedimento in se. 
investe il tentalivo di intro-
durrc un vera e proprio * tri
bunate di polizia » — ha di
chiaralo Bertett rivamente 
applaudito — sottraendo il cit-
tadino al suo giudicc natura-
le. in quanto lascerebbe al so
lo vaglio degli agenti la so
spensione o la rcvoca delle 
patenti. E non importa che 
questo vaglio sia poi affidata 
ad una commissione ammini-
strativa, la quale nell'assenza 
dell'interessata non potrd che 
confermare quanto asserito 
daqli agenti. 

Prima di Bertett diverse 
personalita. fra cui il sinda-
co di Stresa. avevano portalo 
il lorn saluto alia conferen
za che quest'anno ha per te
nia «L'automobilp in Italia 
fra died anni». Tra gli altri 
Vavvocato Migliori. assesso-
re ai Trasporti di Milano. a 
name dell'ANCI (autocritico 
in quanto ha detto che le 
cose sono state lasciate an-
dare al punto che la mac-
china sta sopra) facendo lo 
iiomo); il rappresentante del
le Province Italiane. il pro
fessor Meloni. e il presiden-
te del Touring Club Italiano 
il quale, di fronte alia c pro 
messa » di diciotto milioni e 
mezzo di autoveicoli circolan-
fi fra died anni. ha voluto 
lanciarc invece di un auspi-
cio. un grido d'allarme per 
la degradazione che sempre 
piti ne verra all'ambiente 
naturale da questa intcrmi-
nabile paurosa colonna di 
reicoli. 

Nel pomeriggio t lavori so
no ripresi con la prolusione 
del professor Ceccato. dirct-
lore del cor so di cibernetica 
all'Universita di Milano. che 
ha parlato deqli atteggiamen-
ti asociali dell'uomo quando 
guida nel traffico. Inline Pin-
gcgner Minola. consigliere e 
direttore cenlrale della FIAT. 
ha svalto la relazione di ha 
se sull'economia e Vindustria 
TiPi prossimi died anni. 

Vesponente della FIAT for
mula le sequenti « ipotesi di 
laroro ».* rerificandosi un cer-
to aumento del reddito nazio-
nale lordo (S^r). la circola
zione di autoreicoli (auto piti 
reicoli industrials nel "77 do
vrebbe toccare la cifra di 18.5 
milioni di unita (attualmente 
8 milioni) pari a una densitd 
per popolazione di 3.1 abitan-
ti per autoveicolo (oggi 6.6) 
e di 61.2 autoveicoli per chi-
lometro quadrato. Valore enor-
me ammette Minola. Teorica-
mente la densita per popola
zione i raggiungibile, appare 
invece problematica quella ft-
sica tenendo conto che il no
stro territorio e* per due ter-

, 2i collinoso o montagnoso e 
che il massimo attuale & nei 
pianeggianti Belgio, Olanda e 
Lussemburgo di 56 reicoli 
per chilometro quadrato (con-
tro i 10 veicoli per chilome
tro quadrato in USA!). 

La densita assumera volori 
maggiori nel nord industriale. 

Dalle ipotesi di Minola di-
scende che le immatricolazio-
nt raggiungeranno nel '77 un 
milione e 803 mila unita (un 
milione e 290 mila nel '67) e 
la produzlane media rendibi 
le di autoveicoli 2 milioni e 
110 mila unita (oggi un mi-

. Hone e 580 mila), 
• Ma commetterebbe un er
ror* quell'industriale (la free-
ctoa appare diretta all'ini-

ziativa 1R1 per I'Alfa Slid) 
che in vista di cosi pingue 
affare (Minola ipotizza un 
fatturato della produzione pri-
maria di 2500 miliardi) effet-
tuassc fin d'ora cospicui in-
vestimenti. mentre occorre li-
mitarsi a rilevare una ten-
denza. 

Ben altro devono fare Sta-
to ed enti locali per predi-
sporre le infrastrutture ne-
cessurie, dato che I'auto ha 
posto prablemi che lo svilup
po ha gia sopravanzato (stro
de. parcheggi. semaforizzazio 
HI. PCC). 

Ma preoccupaziani ve ne so
no; pud darsi che le ipotesi 
cozzino prima del previsto con
tra la saturazione fisica (I'in-
cipiente paralisi della citta <? 
un monito) e pud darsi che 
sopraggiungano recessioni. 

Che fare nllora? Per Minola 
occorrerebbe: 

1) concentrare Vindustria 
comunitaria ed europea in ge-
nere. mediante fusioni. per 
raggiungere una magginre 
penetrativitd sui mercati e 
per ottenere una sufficiente 
capacita di reazione verso i 
colossi d'oltre Oceano. che poi 
sono tre case in tutto (In una 
idea di Valletta quella di 
creare un cartello tipo CECA 
a livello comunitario fra le 
industrie automohilistiche. idea 
che venne respinta dall't or-
goqliosa > Volkswagen: per 
Minola questa d ancora la 
via: sono quindi da biasimare 
iniziative « frazionate * tipo 
Alfa Sud): 

2) ricercare nuovi sbocchi 
nei paesi di nuova motorizza
zione (Est europeo, Africa. 
Asia. Sud America) basati non 
tanto sull'esportazione di pro-
dotti quanto di accordi di 
collaborazione per costruire 
impianti e ver farnire pezzi 
(tipo accordo F1ATVRSS) e 
per esportare brevetti. 

Cio che a Minola prcme av-
vertire d che Vindustria auto-
mohilistica otterra un peso 
sempre pin crescente neU'eco-
nomia italiana e comunitaria. 
per cui ogni fiscalitd di tipo 
frenante sarebbe sbagliala 
per i contraccolpi che subi-
rchbp Voccuvazionp del setto-
re. D» qui Vimperativo cate-
gorico: adeguare le infrastrut
ture! 

Romolo Galimberti 

Al Congresso di Belgrado si racconta il futuro nello spazio ("̂  

La Luna destinataa diventare 
un osservatorio cosmico 
II problema dei propellent! liquidi e solidi - Marte e Venere le prossime 

Conferenza stampa dell'accademico Sediov — Oggi le risoluzioni di 

Dal nostro inviato 
BELGRADO. 28. 

L'avvenire, ancora per mol-
ti anni, e dei propellenti 
chimici. Gli studiosi che par. 
tecipano alia seconda sessio-, 
ne di studio sui problemi della 
propulsione nell'ambito del' 
XVUI congresso della Federa-
zione internazionale di astro-
nautica che si sta svolgendo 
a Belgrado, sono pressoche 
unanimi. Prima che si passi 
alia propulsione a reazione 

nucleare o eletlronica, molle 
tappe ancora potranno essere 
compiute dai propellenti chi
mici. • 

II problema e: solidi o li
quidi? Quelli a polvere (per 
esempio, quelli usati nel siste-
ma Titan valorizzato soprat-
tutto negli ambienti militari 
americani) hanno un vantag-
gio: contenuti in sacche seg-
mentali, possono essere usati 
ayevolmente col sistema a 
<K grappolo >, aumentando, con 
I'affiancamento dei propulsori. 

la spinta utile. 
Quelli liquidi hanno invece 

piu potenza, anche se usati 
singolarmente. ma pongono 
numerosi problemi: la base 
deve essere di ossigeno e idro-
geno, di ossigeno e kerosene, 
oppure di ozono e idrogeno? 
Quest'ultima, sembra la com-
binazione migliore. da un pun-
to di vista pratico e in rap-
porta alle condizioni di im-
piego. II prezzo di questo si
stema, perb, d ancora eleva-
tissimo. 

All'assemblea del Fondo internazionale 

Colombo espone le linee 
di una riforma monetaria 
Essa copre sostanzialmente la posizione del dollaro ma propugna una 
maggiore corresponsabilita dei paesi piu sviluppati nella politica finanziaria 

RIO DE JANEIRO. 28. 
Nella controversia che divi

de gli USA e la Francia circa 
il sistema monetario Ton. Co
lombo ha prcso oggi a nome 
del go\erno italiano una po
sizione die sostanzialmente 
copre la posizione americana 
e alia « ribellione > francese 
oppone una posizione unitaria 
dei sci paesi del MEC. Questa 
e la sostanza politica del di-
scorso pronunciato oggi dal mi
nistro del Tesoro italiano al
l'assemblea del Fondo mone
tario internazionale, che e in 
corso nella capitate brasiliana. 

Circa il nuovo assetto del si
stema monetario Colombo ha 
difeco la tesi contraria all'au-
mento del prezzo dell'oro. Le 
decisioni relative alia quantita 
di moneta da far circolare 
nei mercati mondiali — ha 
sostenuto il ministro italiano 
— dovrebbe essere decisa da 
una maggioranza. negli organi 
del Fondo. clell'85%. In questo 
modo i paesi del MEC acqui-
sterebbero un peso maggiore 
rispetto a quello che oggi han
no i paesi dell'Europa occiden-
tale. Gli USA perderebbero. 
neiramministrazione del Fon
do, un dominio quasi assoluto 
quale quello attuale. « Non con-
trapposizioni — ha detto Ton. 

Colombo a questo proposito — 
ma corresponsabilita ». 

L'accordo monetario che Ton. 
Colombo ha caldeggiato dovreb
be poi contenere l'indicazione 
di una serie di misure per il 
risanamento delle bilance com-
merciali dei vari paesi. Rispet
to al problema delle riserve 
monetarie il nuovo accordo 
prevederebbe alcuni mezzi di 
manovra. In altri termini il 
Fondo monetario internaziona
le diverrebbe uno strumento 
della manovra finanziaria su 
scala mondiale in mano non 
soltanto agli USA 

In una seconda parte del suo 
discorso Ton. Colombo ha af-
fermato che il nuovo sistema 
monetario dovra facilitare una 
politica di apertura economica 
verso i paesi meno sviluppati 
per facilitarne il progresso e-
conomico. Colombo si e detto 
anche contrario a prestiti a ta
li paesi Iegati a determinate 
condizioni. Infine il ministro 
Colombo ha parlato della situa-
zione economica italiana. In 
particolare ha affermato che 
essa esige un attento governo 
della liquidity assicurando un 
flusso di capitale ai diversi 
settori cconomici ma nello 
stesso tempo garantendo con
dizioni di equilibrio finanziario. 

Il governo turco 
sospende 

uno sciopero 
in corso nelle 

basi della NATO 
ANKARA. 28. 

Con un gravissimo interven-
to, il governo turco ha ordi 
nato oggi la sospensione di 
trcnta giorni di un vasto 
sciopero, dei lavoratori turchi 
che che prestano la Ioro ope 
ra nelle basi militari della 
NATO in Turcbia. Lo sciopero 
era gia in atto nelle basi di 
Ankara e Adana e ad esso 
partecipavano oltre 4000 lavo
ratori. Avrebbe dovuto esten-
dersi in questi giorni alle basi 
di altre quattro « regioni mi
litari ». 

La federazione dei sindaca-
ti ha fatto ricorso al consiglio 
di Stato. II governo ha giusti-
ficato il suo drastico inter-
vento affermando che lo scio
pero ostacolerebbe le manovre 
militari previste per il due ot-
tobre. 

Al primo congresso di micenologia 

Documento internazionale 
sull'oppressione in Grecia 

Raccolti a Roma studiosi di tutto il mondo — Una discutibile relazione del prof. Marinatos 
Dal dibattito sul periodo miceneo ai temi della storia e delle sofferenze della Grecia di oggi 

E' continuata icri a Roma. 
ncll'aula dei congressi del 
Consiglio delle ricerche, U 
c primo congresso internazio
nale di micenologia » presen-
ti studiosi di tutto il mondo 
interessati alle ricerche sto-
riche e archeologiche del pe
riodo cretese-miceneo. Nella 
seduta di oggi. la prima dopo 
la seduta inaugurale di ieri. 
sono state svolte due relazio-
ni. Tuna del professor Mari
natos deU'universita di Atene. 
che si e soflermato. al limite 
di un interesse di tipo antro-
pologico. su alcune compo
nent! razziali della societa 
micenea (elementi nordici e 
mongoloidi). l'altra — di gran 
lunga piu attendibile da un 
punto di vista scientifico — 
del professor Platon (dell'uni-
versita di Salonicco) sul con-
suntivo delle piu recenti sco 
pcrte " archeologiche. La se
duta di oggi prevede rela-
zioni degli inglesi Palmer e 
Chadwick e deH'americano 
Benncth. 

Ma. a parte l'interesse 
scientifico deU'iniziativa. la 
seduta di oggi ha segnato due 
cpisodi che riportano la men-
te alia storia e alle sofferenze 
della Grecia del nostri giorni. 
Sono stati infattt ad un certo 
momento distribuiti nella sala 
due document!, l'uno del 
«CenJro dei democratic! gre-
d allestero* (che ricorda le 
condizioni di oppressione in 
cui vivono tutti i greci oggi 
nel Ioro parse, le sofferenze 
dci campi di concentramento 
c deH'omigrazione) e l'altro 

firmato dal «Ceniro italiano 
di solidarieta per la Grecia », 
dal « Comite francais pour la 
Democratic en Grece >. dalla 
c Ligue of Democracy in 
Greece *, e dal c London 
Groupe of Restauration in 
Greece >. Questo documento. 
sotto il titolo < Ideologia, in-
segnamento e ricerca in 
Grecia sotto il nuovo regime > 
denunzia con un impressio-
nante successione di notizie 
documentate lo stato di op
pressione in cui la dittatura 
mantiene tutti gli uomini di 
scienza. i professori e gli 
studenti delle universita, gli 
impiegati dello stato e in ge
nerate tutti i cittadini. *Se-
guendo la tradizione dei re-
gimi fascist* — dice il docu
mento fra l'altro — il fa-
scismo greco cerca di dare 
alle sue imprese una base 
ideologica. Cosl la nota retto-
rica di " Patria. Religione, 
Famiglia. Onore, Dovere. Di-
gniti" rltorna sempre nei 
discorsi pittoreschi dei mili
tari che pretendono di gover-
nare la Greda. La " dvilta 
greco-cristiana" i la nuova 
" grande idea " che essi pro-
pongono alia nazione e ehe 
dovrebbe rimpiarzare tutte le 
altre ideologic qualificate co
me nocive per i greci». II do
cumento continua annoveran-
do un elenco di odiose mi-
sure repressive — non tutte 
note fuori della Grecia — at-
traverso le quali i t colon-
nelli * cerca no di imporre la 
Ioro dittatura. 

GRECIA 

La CEE nega i crediti 
al regime di Pattakos 
La Banca Europea non h stata autorizzata a conce-
dere ulterior! somme alia Grecia - Condannati ad 
Atene due ex deputati dell'Unione del Centro - Arre-
stata e poi rilasciata la signora Elena Vlachou per 
aver concesso un'intervista alia « Stampa » di Torino 

ORARIO NUOVO GRIPPAUDO 
O R A R I O G E N E R A L E a L 150 

ATENE. 28. 
Viva irritazione ha suscitato. 

negli ambienti governativi. la 
notizia giunta da Bruxelles che 
la Commissione esecutira della 
CEE (jComunita economica eu
ropea) si e pronjnciata contro 
ia concessiooe di ulteriori cre
diti alia Grecia da parte della 
Banca Europea degli investi-
menti. In base al trattato con i 
Sei. Ia Grecia aveva ottenuto 
la promessa di crediti per un 
progetto di sviluppo nell'isola 
di Creta. per una cifra global* 
di 123 milioni di dollari. E* evi
dent* che I'attuale blocco dei 
crediti da parte deia CEE con 
tribuisce ad accrescere la crisi 
economica che il regime dei co-
lonnelli neri ha provocato. dal-
I'aprile scorso. in Grecia: punti 
nodali di tale crisi sono: la 
netta diminuzione del flus«o tu-
r.stico. Ia foga di capitali al 
1'estero. l'incapacita amministra-
tiva dei funzionari del nuovo 
regime. 

Questa mattina, intanto, il Tri
bunate speciale di Atene ha con-
dannato due ex deputati della 
Uniooe del Centro. TeofUaetoa 
Papanayotu e Anastaskw Papa-
dopoulos, rispettivafnente a 12 
anni t aett* mesi • a 10 nmi 

di carcere. II reato era « dis'.ur-
bo dell'ordine pubbI:co>; Papa
nayotu si trova attualmente de-
tenuto 5ull'i=o!a di Fole.sandros. 
nelle Cicladi. mcr.tre Papado 
poulo* — condarnato in contu 
macia — e riuscito a fuggire 
aliestero nei g.orn: de. t go.pe » 
fa^cista. Enorme sensazione ha 
infine destato, ad Atene ed in 
tutta Ia Grecia. l'arresto avve-
nuto q»*ta mattina della si
gnora Elena Vlachou. proprie-
tarla di due giornali conserva-
tori (il t Kathimerini > e il < Me-
simvrini ») che sono stati chius: 
dal regime dei colonre'.li. II ge
nerate Pattakos ha ordinato Tar-
resto della signora Vlachou dopo 
Ia recente intervista da lei ri
lasciata ad un giornale italiano. 
« La Stampa » di Torino. Portata 
nella sed* del Trbunale mili-
tare, in via Akademias, la Vla
chou e stata a lungo interrogata 
dal magistrate un colonnello del-
/esercito. Quindi e stata nmejsa 
in liberta. <Sono stata accusata 
di aver insultato le autortta na
tional — ha dichiaralo Ia si
gnora — e tra breve mi faranno 
il processo. Ci divertiremo mo!-
to>. Nell'intcrvista alia stampa. 
tra l'altro. la signora Vlachou 
aveva de/lnito Pattakos «un 

1 down*. 

tappe di esplorazione 
diritto spaziale 

Abbiamo voluto dare un 
esempio dei problemi affron-
tati in questo congresso, e 
specialmente in una sezione 
particolare, perche si corre 
sempre il rischio, di fronte 
ad una assise internazionale 
di tal genere, di credere che 
necessariamente i presenti an-
nunceranno imprese favolose 
attuate. nel corso del congres
so, dai rispettivi paesi o in 
via di preparazione. Bisogna 
invece dire che e'e" ben poco 
di sensazionale. Gli scienziati 
puntano alio scambio di espe-
rienze (limitate, evidentemen-
te, a quei settori dove non 
c'd un vero e proprio segre-
to; per esempio, nella sezio
ne di cui si c detto. non si sono 
avute relazioni sovietiche; ed 
e facile capire il perche: la 
URSS, in questo campo, ha 
razzi 2-4 volte superior'! a 
quelli USA ancora in via di 
costruzione ed evidentemente 
ha gia risolto molti problemi 
riguardanti i combustibili). 

In questo quadro di relazio
ni dettagliate su problemi gia 
risolti a livello teorico e pra
tico. a seconda dei casi, le 
risultanze sono di grande im-
portanza per gli studiosi, ma 
interessano meno il pubblico 
piii vasto. E tuttavia da questi 
contributi possiamo compren-
dcre quali sono i problemi di 
fronte ai quali si trova ora la 
scienza astronautica. Cioe 
possiamo incominciare a ri-
spomlere alia domanda: « In 
questi died anni sono stati 
fatti jxissi giganteschi. Che 
coxa ci riseri'a il futuro? ». 

Prendiamo la ricerca sovie 
tica come punto di riferimen-
to. dal momento che abbiamo 
visto che il primo problema. 
per i paesi occidcntali, i an
cora quello del combustibile. 
La questione primaria — for-
se piu urgente per gli scien
ziati e anche per Vindustria 
che lavora nel campo spazia
le, della stessa discesa di un 
equipaggio umano sulla Luna 
— e Vatterraggio di apparec-
chi automatici su Marte e Ve
nere. 

In migliaia di anni. le co-
noscenze ottenute con I'osser-
vazione aslronomica sui pia-
neli del sistema solare sono 
del tutto insufficienti. Assolu-
tamente irrilevanti sono i dati 
che possediamo sulla natura 
delle superfici. sulle proprieta 
fisiche. sull'atmosfera di que
sti corpi celesti. 

Finora un solo oggetto ter-
restre ha compiulo un volo in-
terplanetario completo: Ve
nus 3 il quale, dopo un viag-
gio di quattro mesi, ha toe-
cato la superficie di Venere il 
1. marzo '66. con uno scarto 
di soli quattro minuti e di 
450 km. dalle previsioni degli 
specialisti. Ma non £ stato un 
atterraggio morbido e le noti
zie dirette. dalla superiicie di 
Venere non ci sono state. Si 
attende quindi con impazienza 
Varrivo su Venere della sonda 
che viaggia ormai da tre mesi 
e mezzo. 

Ritorniamo comunque alia 
Luna che certamente riveste 
una grande importanza nei 
programmi spaziali. Poco no-
to e il carico che la seconda 
stazione lunare sovietira. Lu 
na 13. collocd sul satellite na
turale della Terra. Si trattava 
di un apparecchio televisivo. 
di meccanismi per la messa a 
punto di rilevatori allunati se-
paratamente. di strumenti per 
studiare le radiazinni solari e 
cosmiche. di un dinamografa 
per registrare la durata e il 
livello di impulsi dati da una 
sorgente dinamica al momen
to dpll'allunagglo. Luna 13 
.sfabili anche. per la prima 
volta. che il terreno lunare e 
dotato di debole radioattivita. 

Ora si tratta soltanto di man-
dare Vuomo sul satellite natu 
rale? Oppure di i'tallare sulla 
Luna tutta una serie di osser-
vatori cosmici che possor.o 
agire senza il relo atmosferico 
che arrolge la Terra e che 
quindi limita la reale utilita 
dd piii perfezionati apparecchi 
sdentifici? Questa scelta del 
la Luna come laboratorio-base. 
e stata resa possibile daU'al-
lunaggio morbido di carichi 
pesanli quali le stazioni Luna 9 
e Luna 13. 

Queste. dunque. le prossime 
tappe: studio di Venere e Mar 
te: uso della Luna come os
servatorio. Certamente, i co 
smonauti continueranno nelle 
Ioro imprese: approfitteranno 
dei Ioro volt per esperieme di
rette o mediate dalle trasmis 
sioni delle informazioni via te-
lespazio; ma soprattutto essi 
si alleneranno ai difficili com-
piti che perb sono — badiamo 
bene — di domani, non di 
oggi. Di un domani. comun 
que. non lontano. 

In serata Vaccademico sovie-
tico Sedov ha tenuto una con 
ferenza stampa. Egli ha riba-
dito con tono appassionato che 
il problema di una estesa e fe 
conda collaborazione interna
zionale nella conquista del co-
smo dipende in nolerole misura 
dal disarmo e dalla distensio 
ne. La conferenza ha pratica-
mente concluso il congresso 
che domani discutera le mo-
zioni di diritto spaziale. 

Edgardo Pellegrini 

I giovani 

emigrati 

in Australia 

finiranno 

nel Vietnam? 

Questo II drammatico in* 
terrogatlvo dopo la fir-
ma dell'accordo di emi-
grazlone . I gravi pro-
blemi lasciati insoluti 
dalla « facolta di scelta » 

La stampa, la radio e la 
televisione italiane hanno e-
saltato e continuano ad esal-
tar« gli incontri avuti dal 
I'reiidente Saragat e dal mi
nistro Fanfani con gli emi
grati italiani in octusiune del 
Ioro viaggio in Canada, ne
gli U.S.A. e ora in Austra
lia. Si e presentato uddirit-
tura questi incontri come una 
prova della stima e della fi-
ducia reciproca da cui iareb-
bero caratterizzati i rapporli 
tra le autorita italiane e Ve-
migrazione. Ma, in effetti, al 
di la di un'esallazione assai 
retorica del sentimento nazio-
nale, non pare, ad esempio, 
che i problemi dei lavoratori 
italiani emigrati nel Canada 
siano stuti non diclamo ri
solti, ma neppure avviati con-
cretuinente verso una sultt-
zione positiva. !\'on si sa do
ve, uitiirulu e su che basi 
avranno inizio le tratlative per 
la stipulazione di un accordo 
di emigrazione tra Italia • 
Canada, e non si e neppure 
sentito parlare dell'esigvnza 

— ucuta per gli emigrati in 
quel Paese — di giungere a 
stipulate una convenzione bi-
laterale sui problemi della si-
curezza suciale. E ciu signi-
fica cite le condizioni di vita 
« di lavoro dell'emigrazione 
italiana in Canada, continue
ranno ad essere regolate dal
le norme dettate unilateral-
mente dalle autorita canade-
si, senza che da parte italia
na vi sia ahiiiia pnssibilila 
d'intervento. 

Ma ben piii grave e preoc-
cupante si pre^enta la situa-
zione dell'emigrazione italia
na in Australia, special men-
t* dopo la recente ih'cisione 
del governo di ('anberra di 
estendvre la coscrizione mili-
tare ai lavoratori stranieri re
sidents nel Paese. E' questa 
una decisione inaudita, senza 
precedenli (se si esclude I'e-
sperienza nazista) e che viola 
le piu elementari norme di 
convivenza civile, i dirilti de
mocratic! e le prerogative na-
zionali dei lax oratori stranie
ri immigrali in Australia. Ma 
vi e di piii: il governo au-
straliano e uno tra i raris-
simi govern! alleati degli 
US.A. che parlecipa in mo
do direlto, con Vinvio di pro
pria forte armate, all'aggres-
sione americana contro il po-
polo del Vietnam. Con Vintro-
duzione del rervizio militare 
obbligatorin per i lavoratori 
stranieri, il governo austra-
liano si propone di rafforzare 
il suo disposilivo militare e, 
probabilmente — come e sta
to chiesto apertamente dalla 
stampa piit reazionaria e filo-
americana — di inviare nuo-
ve truppe a combattere, a 
fianco degli americani, contro 
Veroico popolo tietnamita. IA 
prospettiva che si apre ai 
giotani emigrati italiani in 
Australia, e dunque quella di 
ttrvire nelle forze armate au-
straliane e di essere impie
gati direttamente o indiretta-
mente nella sporca e crimi-
nale guerra UJi.A. contro il 
popolo del Vietnam. 

Le notizie di questi gior
ni, concernenti la firma di 
un accordo di emigrazione Ira 
f'Italia e f Australia, non so-
no d'altra parte tali da rassi-
curare — su questa questio
ne fondamentale — » lavora
tori italiani e /* Ioro fami-
glie. Si afferma'che dalla co-
tcrizione militare tarebbero e-
sclusi gli emigrati ehe hanno 
gia prestato servizio militare 
in Italia, mentre i giorani 
arrebbero la facolta di $cel-
ta tra il rimpatrio o il pre-
slart servizio nelle forze ar
mate australiane. Ma per qua
le motivo ragionevole i gio
rani emigrati dovrebbero es
sere pn*ti innanzi a una ta
le scelta? COM hanno a che 
fare questi obblighi milita
ri che si vuole imporre ai 
giovani emigrati italiani coi 
Ioro interessi di lax oratori e-
migrati per Irorare una oc-
cupazione? E come possono, 
coloro che decidono di rim-
patriare, ritornare in Italia? 
Chi paghera le spese di viag
gio? fc' una volta rimpatria-
ti. il governo italiano procu-
rera Ioro un laroro? Bastano 
queste domande per compren-
dere che Vaccordo di emigra
tion con rAustralia firmato 
dal ministro Fanfani con Va-
rallo del Presidente Saragat 
— e sul quale mvremo oc-
easione di ritornare quando 
tnremo in possessn del testa 
integrate — laseia aperta la 
strada ad una inammissibile 
coercizione della eoseienia 
morale e nazionale degli emi
grati italiani in questo Paese. 

ALVO FONTAXI 

Una legge che non deve piu ritardare 

I parlamentari comunisti 
per Passistenza ai 

familiar, degli emigrati 
I lavoratori italiani emi

grati in Svi/zira, clif, s«-con-
do i dati statistic! piu recen
ti, ammontano a 643 mila, 
turn {•(MIUIIO ilrU'asH.steuza di 
mnlaltia, medico, ospeualirra 
e fnrmaceutica per i Ioro fa
miliar! resident! in Italia e 
non ne godono i frontalieri 
e Ioro familiari. Si tratta — 
como si e gin detto — di una 
vera e propria ingiustizia. In-
fatti i lavoratori italiani or-
cupati in l'atria hanno dirit
to all'assisten/a gratuita per 
i propri familiari, cosi come 
gli emigrati nei Paesi del 
MEC, (ili emigrati in Svir-
zera, a causa della diversita 
della legislozione elvetica e 
dell'incuria dei Governi ita
liani, se vogliono l'asiislen/a 
per i Ioro familiari delibono 
pagoro notevoli sommo per 
stipulare una convenzione fa-
collativn o andare in contro a 
5|>e.ie rovinoje in ca«o di ma-
lattia dei propri cari. 

La (lonvenzione italo-5\iz-
-.era del 1964 non ha risolto 
questo problema e le laborio-
se tratlative in corso tra i go
verni dei due Paesi per il 
riunovo della Convenzione 
non hanno dato finora alcun 
riviltato positivo. 

I .'an no scorso, superando 
difficolta di ogni genere, gli 
emigrati in Svizzera hanno 
raccolto oltre 70 mila firme 
in calee ad una petizione con 
la quale chioilono al I'arla-
mcnlo e al Governo italiani 
la solu/iouc di purccclii pro
blemi Ira cui quello urgente 
dell'awstenza gratuita di ma-
lattin per i Ioro familiari. II 
governo di crntro-MiiiMra, tan
to amico degli emigrant! non 
ha fatto nulla e continua ad 
essere -ordo alia richieMn. 

Al Senato e alia Camera 
sono state prcsentate cinque 
proposte di legge per risolvc-
re questo problema. Tre delta 
maggioranza: Della Briolta 
ed altri del PSU, Vahecchl 
eil nltri tlclln DC, Toros ed 
altri della DC, tutte die pre
tendono di fur gravare il 50 
per cento dcll'onere sul bilan-
cio italiano e il 50 per cen
to a carico degli emigrati; 
due deH'oppoMzione. del lot
to tlgiinli, (lie .'lino prcsenta
te nl Senato da Hiln«i-Schin-
vetti ed altri del PCM'SIIT, 

e alia Camera da Lizzern-Pi-
gni ed altri del PCLPSICP : 

queste chiedono che il 100 
per cento della spesa vatln n 
carico del bilancio italiano e 
che IVsistema per i familia
ri degli emigrati in Svizzera 

' sia gratuita come per gli al
tri lavoratori italiani a gli 
emigrati ia altri Paeji. 

Nel viaggio fatto in que
sti giorni in Svizzera, diirau-

! to il quale abbiamo parlato 
. con ceutinaia e cenlinnia di 

italiani in assemblee di emi
grati apparteuenti a ogni ror-
rente politica in ogni citta 
visitntn (come Ginevra, . I.o-

1 sauna, Zurigo, Villeueuve, 
Orbe, Aigle, Wtnterlliur, Ar-
bon e molle altre) abbiamo 
conoM'iulo l'uiiuiiime opinio-
ne drgli emigrati: a Piutto-
sto di una legge ingiusta die 
faccia gravare su di noi il 
50 per cento della spesa per 
I'a^istetira di mnlattia, nu-
glio nessunu legge! >. « Yo-
gliamo l'ns.Mstcuza gratuita, 
ne abbiamo diritto! ». 

L'aiino scorso, 1966, gli 
emigrati italiani in Svizzera 
linnno mandato in Patria ri-
messe per ben 101 miliardi 
di lire. II governo italiano 
non puo lcfinaro su una spe
sa di sei o nnve miliardi al 
masMiuo! 

Gio\edi 21 settembre si c 
riuuito alia Camera il Comi-
tato ristrelto che deve unifi-
care le cinque proposte di 
legge ricordate, 11 governo hn 

' chiesto un rinvio per atlen-
dere 1'esito delle tratlative 
italo-svizzere. Clielo abbiamo 
accordato, pero con I'impegnn 
unanimc di tutti i gruppi 
presenti di provvedere alln 
formulazione della legge en-
tro il prossimo mese di otto-
lire; poi la legge deve andare 
al Senato onde dare I'a.visteii-
za ai familiari degli emigrati 
entro il gennaio del 196B. 
Noi saremo attivi e attenti af-

. (inche tale impegno sia tnau-
tenuto. Piu attivi di noi «n-
ranno certamente gli emigra
ti che hnnno diritto di otte
nere giuMi/ia dalla l'atria 
die per Ioro (e in qucto ra-
so non si tratta proprio di un 
Iuogo cnmiine) c matrigna. 

MARIO LIZZKHO 
(deputato del PCI) 

SVIZZERA 

Rumorosi ma isolati 
quelli che non vogliono 
i lavoratori stranieri 

Giovedl 21 settembre si a 
svolta a Berna una manife-
stazione pubblica contro 1 
lavoratori stranieri. E' sta
ta organlzzata dal Comitato 
di azione contro la pene-
trazione straniera, a soste-
gno dell'« iniziativa popola-
re» promossa dal partito 
democratico del cantone di 
Zurigo che propone di ri-
durre il numero degli stra
nieri fino a giungere al 10 
per cento della popolazione 
svizzera. 

Erano presenti circa 500 
persone che hanno applau
dito gli oratori, tra i quali 
11 consigliere nazionale Ott 
del partito democratico, che 
si sono scagliati contro gli 
ambienti commerciali e in
dustrial! svizzeri per aver 
provocato la penetrazione di 
una « marea • dl lavoratori 
stranieri con scopi che essi 
hanno deflnlll « egoisti e che 
disprezzano gli interessi dei 
lavoratori svizzeri ». I pochi 
oratori che hanno tentato 
di prendere la difesa dei la
voratori stranieri sono stati 
zittiti dalle grida e dai fi 
schi dell'assemblea. 

Occorre pert* dire che que
ste manifestazioni esprimo-
no il parere di una eslgua 
minoranza in Svizzera. Ul-
t imam ente, lTJnlone Sinda-
cale Svirzera, il cut comita
to si h riunito a Baden il 31 
agosto scorso, sotto la pre-
sidenza del consigliere na
zionale Herman Leuenber-
ger, ai e decisamente di-
chlarata sfavorevole a tale 
•Iniziativa popolarea contro 
l'inforestleramento. Questa 
proposU e stata ritenuta 
tnadeguata per risolvere un 
problema cosl complesso. 
«Le misure suggerite dai 
promotori dell'iniziativa e-
sporrebbero probabilmente 
l'insieme dei lavoratori a rl-
schi economic! assai gravi». 
Il comitato sindacale, al 
termine delle discussion! su 
tale argomento, si e dichia-
rato favorevole agli sforzi 
che vengono in trap rest per 
llntegrazione degli operai 
stranieri che hanno un per-
messo dl domiclliu. 

Anche la commissione del 
Consiglio nazionale incari-
cat* di es&minare II rappor-
to del Consiglio federale al-
I'Assemblea federale sulla 
t Iniziativa popolare» con
tro I'inforestieramento si e 
riunita a Berna il 6 e 7 set
tembre sotto la dlrezione 
del suo presidente, il con
sigliere nazionale E t t o r e 
Tenchio e alia presenz* del 
capo di Dip&rtimento di giu-
stizia e polizia Von Moos e 
del dott. Maeder direttore 
della Polizia federale degli 
stranieri. A proposito dl ta
le iniziativa, la commissio
ne ha condlvlso 1'oplnione 
espressa dal Consiglio na
zionale. secondo la quale 
essa non e accettabile eco-
nomlcamente e rappresenta 
un mezzo lnadeguato per 
risolvere il problema del-
I'inforestieramento. 

Per risolvere tale proble

ma il Dipartimento federa
le dell'Economla pubblica p 
il Dipartimento federale dl 
giustizia e polizia hanno 
sottoposto recentemente ai 
governi cantonali e alle or-
ganizzazioni degli imprendi-
tori e degli operai un rap-
porto concernente una nuo
va procedure per limltare 
1'effettivo della manodope-
ra straniera. 

Questa procedura dovreb 
be consistere in una limi-
tazlone globale per tutta la 
Svizzera del numero dei la
voratori stranieri, al fine di 
ngiungere ad un sistema che 
offra le maggiori garanzie 
per una ripartizione della 
manodopera conforme alle 
leggi del mercato e per un 
suo impiego la dove essa 
asslcuri il rendimento eco-
nomico piii elevato». I tre 
punti essenziali e che ci 
sembrano a prima vista 
comportino un certo mlglio-
ramento sono: 

1) la manodopera atagio-
nale non potra far parte 
del contingentamento glo
bale fissato per l'insieme 
del Paese ma dovra forma-
re oggetto dl un trattamen 
to separato; 

2) le prescrizioni a la 
procedura appllcablli fino
ra all'ammlssione dei lavo
ratori e al rilascio del per-
messo di soggiomo rimar-
ranno in vigore. In questo 
punto e inserita tra l'altro 
1'idea, seppur ancora con-
fusa. dl esegulre il calcolo 
considerando i lavoratori 
stranieri che sono in Sviz
zera da cinque anni o me
no e non pu da 10 anni. II 
vantaggio censiste quindi 
nella maggior possibillta dl 
mobilita sul lavoro, perche 
com'* risaputo. finora un la-
voratore straniero per cam-
biar lavoro, se non era in 
possesso di un permesso di 
residenza, era cost ret to a 
ritornare in Italia per una 
durata di tre mesi; 

3) un trattamen to specia
le sara lndispensabile per 
quel che concerne 11 perso-
nale che occupa posizioni 
chiave, cioe il personate dl-
rigente legittimato a firma-
re e gli s p e c i a l i s t i 
con formazione universita-
ria. In virtii di una clau-
sola liberatoiia questo per
sonals potra essere ammes-
so in ogni tempo. 

Quindi sembra che queste 
proposte concepite p«r l'in
sieme del Paese per favo-
rire l'economia svizzera in 
modo piii sensato, cioe sen
za limitare la manodopera 
straniera azlenda per azien-
da in una percentuale iden-
tica, portera anche un qual-
che miglloramento alia si-
tuazlone dei lavoratori stra
nieri i quali otterranno una 
piii grande. seppur relativa, 
liberta politica. nel senso 
che essi saranno meno dl-
pendenti degli Imprenditori 
come lo tono attualmente 
poiche avranno una piii lar-
ga possibillta di camblare 
posu di lavoro. (m. I.). 


