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In difficolla alcuni settori produttivi 

Le banche scoppiano 
di soldi ma negano 

il credito alle 
piccole industrie 

13 mila miliardi di deposit! inutilizzati 
Le societa assicuratrici rastrellano rispar-
mi per conto dei grandi gruppi industriali 

PAG. 9 / nostre incf i ieste 

Dalla nostra redazione 
MILANO, 14 

II Corriere della Sera ha 
scoperlo che nelle banche ci 
•ono quasi 13 mila miliardi 
di deposit! inutilizzati. Decine 
di piccole e medie aziende in 
dissesto chiedono intanto — 
secondo l'organo dei Crespi 
— aiuto alia mano pubblica. 
L'allusione all'autunno sinda-
cale e alia politica riforma-
trice chiesta con forza dai sin-
dacati e trasparente. mentre 
le difficolta economiche si ac-" 
centuano per le mancate ri-
forme. La stampa padronale 
utilizza inoltre le stesse diffi
colta provocate alle imprese 
minori dai colossi produttivi e 
finanziari, per alimentare nuo-
ve tensioni con 1'obiettivo di 
ostacolare la politica riforma-
trice. 

H ministro Donat Cattin ha 
ribattuto indirettamente al 
Corriere che per le 537 azien
de in difficolta, con 170 mila 
dipendenti, l'< autunno caldo 
non c'entra». Secondo il mi
nistro le aziende minori 
« stanno male per altri moti-
vi. in particolare quello finan-
ziario, che sembra collegarsi 
ad un tipo di politica credi-
tizia t. Mentre le banche scop
piano di depositi. le aziende 
minori rischiano cioe il col-
lasso per mancanza di credi
to Le banche. osserva il Mi
nistro. il credito lo danno ai 
« grandi gruppi > che offrono 
« maggiori garanzie ». In altri 
termini continua a piovere sul 
bagnato. 
L'accesso al credito e stato 

chlesto al govemo dai recente 
convegno promosso a Reggio 
Emilia dall'Associazione delle 
piccole e medie industrie. 
Scartata l'idea che lo sviluppo 
delle piccole aziende possa 
passare oggi c attraverso la 
compressione della dinamica 
salariale* e stata richiesta 
una ristrutturazione del siste-
ma creditizio per ottenere 1 
mezzi finanziari occorrenti per 
restare sul mercato. Tale ri
strutturazione del credito do-
vrebbe consentire alle imprese 
minori di superare 1'ingiustifi-
cata sottrazione di « tanta par
te della liquidity a danno de-
gli investimenti produttivi » da 
parte delle banche e delle 
grandi finanziarie private. 

II convegno ha ribadito la 
esigenza di superare la « cro-
nica incertezza e aleatoriela 
del credito bancario a medio 
termine » e la scandalosa one-
rosita delle garanzie richieste 
« attraverso un aumento delle 
garanzie sussidiarie dello Sta
to e della Regione ». 

I 13 mila miliardi che con-
gestionano le banche possono 
in altri termini trnvare la via 
dell'impiego produttivo nelle 
piccole e medie aziende. H 
cavallo della impress minore 
« vuol bere ». ma non gli viene 
data l'abbeverata. mentre si 
continuano per contro ad im-
pinguare le disnonibilitS finan
ziarie del grandi gruppi per 
scooi scopertamente specula-
tivi. 

II caso delle compagnie di 
assicurazione e al riguardo si-
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gnificativo. Secondo stime at-
tendibili le riserve tecniche 
della SAI-FIAT. delle Assicu-
razioni General! e dell'Assi-
curatrice Italiana. superereb-
bero i 4000 miliardi di lire. La 
cifra e impressionante. 
Si tenga presente che nel 1968 
il totale degli investimenti in 
Italia si e aggirato intorno ai 
7000 miliardi di lire. 

L'enorme entita delle riser
ve tecniche delle assicuratri
ci presenta fra 1'altro. sotto 
una luce nuova, le difficolta 
accampate dai grandi gruppi 
per l'autofinanziamento. An-
che tramite le loro assicura
trici si pud dire che Agnelli 
e Pirelli hanno raggiunto l'au
tofinanziamento totale per via 
finanziaria. o poco ci manca. 
Cid e avvenuto da un lato a 
scapito delle possibility di fi-
nanziamento delle aziende mi
nori e. daH'altro. in contrasto 
sia con la necessaria ristruttu
razione del sistema bancario 
che con la riforma per la ca-
sa e urbanistica. 

Umberto Agnelli ha infatti 
dichinrato recentemente su La 
Stampa che circa il 40 per 
cento delle riserve e degli in
vestimenti patrimoniali delle 
assicuratrici italiane viene ef-
fettuato nel settore immobilia-
re. cavallo di battaglia del 
capitate speculativo. I grossi 
profitti delle compagnie nasco-
no quindi piu che dall'introi-
to delle polizze. dall'impiego 
speculativo fatto dei fondi di-
sponibili. Le grandi assicura
trici si sono infatti arricchite 
a dismisura con la specula-
zione immobiliare trafficando 
sulle aree fabbricabili e sugli 
stabili a spese della fame di 
case. Ad ogni pie sospinto si 
incontrano infatti imponenti 
palazzi con targhe di proprie
ty di questa o quella assicu-
ratrice. La citta di Torino 
scoppia anche per responsabi-
lita della SAI — l'assicuratri-
ce della FIAT — che ne ha 
distorto lo sviluppo urbanisti-
co in funzione del profitto e 
non in misura dell'uomo. Ma 
non basta. 

I pubblici poteri sono tanto 
restii a procedere sulla via 
di una decisa politica riforma-
trice. quanto spediti nel conce-
dere ai grandi gruppi privati 
nuove occasioni di profitto 
speculativo. Oggi le compa
gnie assicuratrici sono le piu 
decise awersarie della rifor
ma per la casa e urbanistica. 
Esse restano uno fra i mag
giori ostacoli alia liquidazione 
della rendita e del profitto 
speculativo sul suolo urbano. 
Eppure i govemanti dicono di 
voler fare la riforma per la 
casa concedendo. nel contem-
po. nuovi spazi al profitto spe
culativo. La concessione alle 
compagnie private dell'assicu-
razione obbligatoria per le au
to e al riguardo significativa. 
Essa verra a costare agli au-
tomobilisti italiani altri 80 mi
liardi all'anno. da aggiungere 
ai 390 che gia pagano. 

Altre decine di miliardi si 
aggiungeranno quindi agli ol-
tre 4000 delle riserve acco-
mulati dalle grandi assicura
trici italiane. Si tratta di 
un grosso affare. Negli ulti-
mi tempi la FTAT ha infatti 
invitato le sue filiali a forza-
re la vendita delle auto a ra
te che comporta I'automatica 
assicurazione per 0 veicolo da 
parte delle collegate SAI. 

L'assicurazione obbligatoria 
per le auto era sentita dall'o-
pinione pubblica e dagli utenti 
della strada che si aspettava-
no una specie di c mutua auto-
mobilistica ». ma 6 stata rea-
Hzzata nel peggiore dei modi. 
Con i fondi ricavati dali'assi-
curazione per le auto, che 
scatta dai maggio prossimo. 
le • assicuratrici incremente-
ranno i loro investimenti im-
mobiliari esercitando una cre-
scente pressione contro la ri
forma per la casa e dell'ur-
banistica. Altri ingenti mezzi 
finanziari saranno inoltre sot-
tratti ai necessari e qualifies-
ti investimenti produttivi. Re-
spingendo la proposta di leg-
ge comunista. che prevedeva 
la pubblicizzazione del servizio 
assimrativo per le auto trami
te 1'Lstituto nazionale per le 
assicurazioni (INA). gli amici 
dei padroni al govemo hanno 
fatto un altro regalo al capi
tate speculativo mentre dico
no di voler fare una politica 
della casa. 

Gli Agnelli pensano intanto 
ai nuovi pascoli che si aprono 
alle assicuratrici. Umberto 
Agnelli guarda agli Stati Uniti 
ove nel prossimo decennio le 
compagnie «non forniranno 
piu un servizio assicurativo, 
ma si occuperanno di vendita 
di immobili. di credito. di 
fondi di investimento. di ven
dita per corrispondenza. di as-
sistenza sanitaria >. Si tratta 
di sogni del profitto che solo 
una coerente politica riforma-
trice pud scongiurare. 

Marco Marchetti 

Ultimata un'opera colossale destinata a cambiare il volto dell'Egifto 

Si inaugura ad Assuan la diga sul Nilo 
Forte impulso qualitativo e quantitative all'agricoltura ed al processo di industrializzazione - D all'opposizione del colonialismo al decisivo 
aiuto dell'Unione Sovietica - II particolare contributo dato dai tecnici italiani per rendere possibile i l salvataggio dei templi di Abu Simbel 

I leader popolari esclusi dalla clemenza del Presidente Ahidjo 

Camerun: morte per Ouandie 
Graziato il vescovo Ndongmo 

Ammanettato, Ernest Ouandie arriva al trlbuinale mllltare 

YAOUNDE* 14. 
Mons. Albert Ndongmo non verra fu-

eilato. II vescovo di Nkongsamba e stato 
graziato dai Presidente del Camerun 
Ahmadou Ahidjo. Ndongmo era stato con
dannato a morte il sei gennaio scorso 
perche ritenuto colpevole di aver preso 
parte ad un complotto contro il capo dello 
5tato. II vescovo era stato giudicato 
in due processi consecutivi e condannato 
prima all'ergastolo quindi a morte. La 
decisione del Presidente Ahidjo commuta 
l'esecuzione capitale nel carcere a vita. 
Di analoga misura di clemenza benefice-
ranno anche Celestin Takaia e Mathieu 
Njasser. 

Cid 6 bene. Ma Ahidjo ha rifiutato di 
commutare la pena di morte inflitta a 
Ernest Ouondie, leader dell'Unione delle 
popolazioni del Camerun condannato in-
sieme a mons. Ndongmo. Ahidjo ha anche 
confermato le sentenze capitali contro 
Gabriel Tabeu. fondatore del movimento 
clandestino della c Santa Croce > e contro 
Raphael Fotsing. accusato di aver man-
tenuto il collegamento fra il vescovo e 
Ouandie. 

La salvezza del dirigente dell'Unione 
. delle popolazioni del Camerun e dei suoi 
due compagni dipende ormai solo da un 

movimento internazionale che costringa 
Ahidjo a mutare atteggiamento. 

Da dieci anni, il Camerun vive pra-
ticamente in stato d'assedio e varie po-
lizie s'incaricano di applicare la legge 
dell'arbitrio nelle citta e nelle campagne. 
Dalla indipendenza in poi, il governo di 
Ahidjo ha impiegato la maggior parte 
delle sue forze per combattere un vasto 
movimento di opposizione popolare, ap-
punto l'Unione delle popolazioni del 
Camerun alia quale fu impedito di difen-
dere liberamente e apertamente una po
litica che desse al paese una vera indi
pendenza e lo affrancasse dagli impacci 
colonialistici che la proclamata sovranita 
non aveva ancora spezzato. Di fronte 
alia violenza dello apparato governativo 
all'Unione non restd che prendere a pro
pria volta le armi. Ernest Ouandie fu 
catturato il diciotto agosto dell'anno 
scorso. 

Premuto dall'emozione e dallo sdegno 
suscitato nei paesi cattolici dalla condan-
na a morte di un vescovo. Ahidjo ha gra
ziato mons. Ndongmo. Ora, solo una pres
sione ancora piu forte, ancora piu de
cisa. pud costringerlo a fermare la mano 
del boia gia armata contro Ernest Ouan
die e i suoi due compagni. 

ASSUAN, 14 
Domani, 15 gennaio, present! 1 capi di Stato egi-

ziano Sadat, sovietico Podgorni, libico Gheddafi, si-
riano Assad' e Sudanese Nimeiri, verra celebrato il 
completamento della diga e del complesso idroenergetico di Assuan. 
Si tratta di una delle piu imponenti realizzazioni dell'ingegneria 
del nostro secolo, di una colossale impresa durata dieci anni, che 
esprime masslcciamenle, con la 
concretezza della pietra, del ce-
mento e deiracciaio. molte cer-
tezze e speranze. sentimenti e 
slanci di vitalita e di ottimismo. 
Gli egiziani vi \Tdono la prova 
della loro - rinnovata capacita 
creativa (« siamo degni del no
stro grandioso passato faraoni-
co >); i sovietlci — che hanno 
dato all'impresa un contributo 
decisivo — vi riconoscono una 
nuova imponente manifestazione 
delle loro capacita tecniche, e 
delle infinite possibility aperte 
ad una sana, onesta collabora-
zione fra nazioni amtche: gli 
africani tutti un esempio di come 
si pud lottare contro il sottosvi-
luppo. 

Sul piano delle cifre l'opera 
desta il massimo rispetto. Que
sta muraglia di 42 milioni di 
metri cubi (17 volte il volume 
della piramide di Cheope. « che 
da mUlenni stupisce U mon-
do»). lunga oltre tre chilometri 
e mezzo (esattamente 3600 me
tri). larga alia base quasi un 
chllometro e alia vetta 40 me
tri. alta 111 metri sul Uvello 
del flume, trattiene un lago ar-
tiflciale (il lago Nasser) largo 
in media dieci chilometri e lun-
go 500. La, muraglia e forata 
da sei tunnel di 282 metri. che 
hanno un diametro di 15 metri. 
ed alimentano dodici turbine. 
Queste daranno 10 miliardi di 
Kw/ora all'anno, il doppio del-
l'energia prodotta in tutta la 
RAU dieci armi fa. L'ultima tur-
bina. partita da Leningrado l'e-

Scontro di lmee negli organismi dirigenti 

LA CRISI DEGLI STUDENTIFRANCESI 
Convocafo per febbraio il congresso dell'UNEF: sara lrulfimo ? - Un»direttivo» alia Sorbona, con le dimissioni della direzione 

in carica - Le due tenderize politiche che si scontrano - Dal 1968 dislacco progressivo dalle masse universilarie 

Dal nostro corrispondente 
PARIGI. gennaio 

H congresso nazionale del
l'UNEF (Unione nazionale de
gli student! di Francia) avra 
luogo dai 21 al 23 febbraio a 
Digione: e sara forse l'ultimo 
di questa organizzazione che 
fino al 1968 era stata il mo-
tore di tutta Tazione rivendi-
cativa studentesca e in ogni 
caso la piu rappresentativa 
del movimento democratico 
universitario francese avendo 
cootato fino a centomila iscrit-
ti. Oppure da questo congres
so rinascera un sindacalistno 
universitario rinnovato e al-
lora I'UNEF potrebbe ritrova-
re il suo ruolo di centro di 
convergenza delle sparpaglia-
te forze di sinistra 

In altre parole, col « diret
tivo* tenutosi domenica po-
meriggio in un anfiteatro del
la Sorbona, TUNEF e entrata 
in una crisi profondissima la 
cui soluzione e per ora im-
prevedibile o prevedibile nel
le due direzioni appena accen-
nate. E questa crisi — scon-
tata in anticipo — e esplosa 
quando, in apertura. la dire
zione in carica apparentata al 
PSU (era stata eletta dopo 
una serie di manovre piu o 
meno pulite ' all'ultimo con
gresso di Orleans) ha rasse-
gnato le dimissioni lasciando 
campo iibero alle due tenden-
ze ormai emergent! in seno 
all'organizzazione: la tenden-
za UNEF-Rinnovamento ani-
mata dagli universitari comu-
nisti e favorevole ad un ritor-
no al sindacalismo universi
tario. e la tendenza Alleanza 
del giovani pe- il socialismo 
(AJS) apparentata ai troschi-
sti della «Lege comunisti > 
che cercano di raccogliere la 
eredita del PSU pur procla-
mandosi favorevoli all'unita 
sindacale. 

Un comitato 
prowisorio 

In un primo tempo anche i 
rappresentanti dell'AJS han
no abbandonato la sala. Poi. 
rawedendosi. vi sono rientra-
ti in forze ed e cominciato 
allora un forsennato pugilato 
tra questi e i comunisti del-
l'UNEF-Rinnovamenta Final-
mente. tomata la calma. si 
e discusso per cinque ore sulla 
necessita di indire on nuovo 
congresso. stavolta prepara-
to democraticamente a dir-
ferenza del precedente. ed ft 
stato formato un comitato 
prowisorio di direzione (4 al 
PSU. 3 AJS e UNEF-Rinno
vamento) che dovra rejtgere 
I'UNEF fino alle assise di Di
gione. 

I dimissior.ari del PSU pri
ma di andarsene avevano fat
to pubblicamente questo bi-
lancio: la cstrategia rivolu-
zionaria » dell'UNEF. da essi 
sostenuta, era stata messa in 
crisi dall'ascesa dell'UNEF-

Rinnovamento a tendenze c ri-
formiste* e dalla AJS a ten
denze « neocorporative >. In
somnia, secondo i dirigenti di-
missionari, ci si era accorti 
troppo tardi che nell'universi-
ta come in tutto il paese il 
rapporto di forze tra crifor-
misti > e « rivoluzionari» era 
a vantaggio dei primi. sicche 
non restava al gruppo diri
gente che rassegnare le di
missioni e proclamare che 
< d'ora in poi la lotta antica-
pitalista da parte degli uni
versitari si pud fare soltan-
to al di fuori dell'UNEF >. II 
che. in pratica, significava si-
lurare definitivamente la vec-
chia organizzazione universi-
taria 

Battaglia 
decisiva 

Come si e arrivati a que
sto? Dal 1968 in poi —grosso 
modo — si sono scontrate in 
seno all'UNEF due idee di 
fondo: una che voleva fare 
dell'organizzazione uno stru-
mento politico di massa per 
estendere dairuniversita al 
paese la c rivoluzione antica-
pitalistica ». Questa idea, ap-
poggiata sia pure con diver-
so entusiasmo e con diversi fi-
ni dai PSU, dalla Lega co
munisti e da altre tendenze di 
estreraa sinistra, e clamorosa-
mente faUita. E non perche 
— come hanno detto i diri
genti dimissionari — le forze 
« riformiste * sono piu forti di 
quelle «rivoluzionarie», ma 
perche nel tentativo di fare 
dell'UNEF uno strumento po
litico di parte, al servizio di 
un partito. i dirigenti del PSU 
I'avevano isolata dalle masse 
universitarie svootandola dei 
suoi scopi unitari. 

L'altra idea, sostenuta dai 
comunisti dell'UNEF - Rin-
novamento si appoggiava sul 
fatto che i'organizzazione do-
veva ritrovare la sua forza 
unitaria come strumento di 
lotta per la difesa degli inte-
ressi degli studenti e per la 
democratizzazione delle strut-
ture universitarie. Soltanto co-
si I'UNEF avrebbe potuto ri-
collegarsi alle organizzazioni 
sindacali degli operai e degli 
insegnanti ed avere un ruolo 
importante nel movimento de
mocratico francese. 

A Digione sara attomo a 
queste due idee e alle loro 
varie sfumature che si svi-
luppera la battaglia decisiva. 
E sara interessante seguirla 
anche perche le elezion] in 
corso da due mesi in tutte le 
facolta per la nomina dei rap
presentanti studenteschi nei 
consigli di gestione denuncia-
no un pauroso assenteismo. 

Fin da ora. ad esempio. si 
pud dire che globalmente sol
tanto un terzo degli studenti 
ba preso parte alle elezioni, 
con percentuali, da facolta a 
facolta, che vanno dai 15-20 
per cento al 50 per cento. Tre 

fattori sono alia base di que
sto grave fenomeno: prima di 
tutto la campagna astensioni-
stica di destra che ha per 
scopo di sotterrare la rifor
ma universitaria strappata do
po gli avvenimenti del mag
gio 1968. e che nonostante i 
suoi limiti. la grande borghe-
sia francese non aveva mai 
digerito. In secondo luogo la 
campagna astensionistica di 
estrema sinistra che vuole il 
boicottaggio della riforma. 
rawisando in essa uno stru
mento di recupero e di inte-
grazione nel sistema del mo
vimento universitario. Final-
mente — e questo e il fatto-
re di maggior peso — il di-
sorientamento delle masse 
universitarie di fronte alle 
lotte intestine che dilaniano le 
forze di sinistra e alia crisi 
dell'UNEF che. bene o male. 
era rimasta il solo organismo 
democratico a tendenza uni
taria. 
Ora, se soltanto un terzo 

degli studenti partecipa al vo-
to. soltanto un terzo dei seg-
gi a loro disposizione viene 
assegnato. col risultato che la 
loro rappresentativita negli or
ganismi di gestione diventa ir-
risoria e che il gia scarso con-
tenuto democratico della ri
forma diminuisce Hi propor-
zione. 

Fanno campagna per il voto 
gruppi piu o meno moderati e 
rUNEF-Rinnovamento. diven-
tata cosi la sola forza di op
posizione al complete assor-
bimento dei consigli di gestio
ne nell'area ministeriale. Cosa 
dicono i comunisti delTUNEF-
Rinnovamento? Dicono que
sto: riconosctutt e denunciati i 
limiti della riforma e soprat-
tutto le sue carenze per cid 
che riguarda una vera politica 
democratica in seno all'uni-
versita. questa legge tuttavia 
di agli student: alcuni stru-
menti che possono servire a 
condurre dall'tntemo una lot
ta in difesa degli fnteressi 
studenteschi e quindi. alia lun
ga. per un allargamento della 
vita democratica nell'univer-
sita. Rinunciare a questi stru-
menti vuol dire rimettere la 
university nelle mani di colo
re che vogliono ricondurla al
ia situazione esistente prima 
del 1968. 

II successo che 1*UNEF-Rin-
novamento sta raccogliendo ki 
queste elezioni e significativo 
e dimostra che una soluzione 
positiva della crisi dell'UNEF 
risponderebbe alle esigenzedi 
decine di migliaia di studen
ti universitari e potrebbe ri-
lanciare una politica rivendi-
cativa attualmente paralizza-
ta dalle discordie. 

Di qui. come dicevamo, la 
importanza del congresso di 
Digione che sara forse deter-
minante per la vita o la mor
te dell'UNEF. per la rinasci-
ta o l'ulteriore frazionamento 
del movimento democratico 
universitario francese. . 

.: Augusto Pancaldi 

Verso la conclusione la vicenda dellrambasciafore svizzero 

Giunti a Santiago 
i 70 prigionieri politici 

liberati dai Brasile 

Alcuni dei prigionieri politici al loro arrhro a Santiago, salutano col pugno chhiso 

SANTIAGO DEL OLE. 14. 
Poco dopo le quattro di stamane l'avio-

getto della «Varig> con a bordo i settanta 
ex detenuti politici brasiliani liberati. ba 
preso terra all'aeroporto di Santiago del 
Cile. SorrkJentj e agitando le mani in se
gno di saluto i settanta ex prigionieri sono 
soesi dall'aereo accolti dall'appUuso di al-
cune centinaia di ealtati politici di Paesi 
sudamencani. da una folia di giomalisti. di 

- fotografi e di cineoperatori e da funziooari . 
cileni. Man mano che scendevano daH'aereo 

' sono stati fotografati ad uno ad uno e 
- queste fotografie sono state immediatamen-

te trasmesse a Rio de Janeiro. Come si sa. 
la pubWictziooe delie fotografie compro-
vanti la liberaziooe e l'arrivo in Cile dei set
tanta prigionieri politici. era la coodiziooe 
posta dai gueiriglieri brasiliani per ii ri-
lascio deH'ambasciatore - svizzero Giovanni 
Enrico Bucher, rapito a Rio sette settima-
ne or sono. Si prevede che il Bucher sara 
liberato nelle prossimo ore. -

D gruppo dei - settanta militanti antifa-
. scisti usciti dalle galere brasiliane si corn-

pone di 59 oontini (fra cui due italiani) un
did donne e tre bambini. I due italiani li
berati sono Roberto Fortini. un vicenttoo di 

i 32 anni. e Bruno Piola. Entrambi erano 
stati arrestati nei mesi scorsi nel Rio Gran
de do Sul, sotto I'accusa di far parte della ' 

• organizzazione Avanguardia popolare rivo-
luzionaria e di aver costitulto una societa 
per la pesos che secondo le autorita dove-
va tnveoe coprire 1'attivita di un campo di 

addestramento per guerrigberi. I tre bam
bini giunti con 1'aereo brasiliano a Santiago 
del Cile sono figli del Piola. 

La partenza dei settanta era awenuta al
ia mezzanotte esatta dall'aeroporto mili-
tare brasiliano di Aleao. isolate da un forte 
schieramento di annati. Tutto si e svolto 
rapidameote. I prigionieri sono giunti a 
bordo di torpedoni sullo spiazzo dell'aero-
porto: ammanettati hanno quindi raggiunto 
a piedi la scaletta deiraereo. passando per 
uno stretto ccorridoio9 di soWati. Ne pa
rent! ne amici hanno potuto awicinare il 
gruppo: i congiunti sono rimasti sulla ter-
razza deiraerostazione e mentre 1'aereo de-
collava agitavano le mani in segno di sa
luto. 

Poco dopo l'arrivo del gruppo a Santiago 
del Cile. la radio brasiliana rendeva note 
un decreto del dittatore brasiliano general* 
Garrastazu che commina l'esilio perpetuo per 

- i sessantotto cittadini di nazkmalita brasi
liana e la espulsione per i due italiani. A 
quanto risulta Cuba e I'ltalia si sono of-
ferte per dare asilo ad alcuni degli ex de-

• tenuti. 
Frattanto informazioni da Belo Horizonte 

dicono che la potizia brasiliana ha ucciso. 
' gettandone poi il corpo dai terzo piano di 

un edificio, Aldo De Sa Brito De Sousa Ne-
to. considerato stretto collaboratore del di-

. rigente guerrigliero Carlos Lamarca. Nel co-
/municato della polizia, owiamente si parla 
di <suiddio>. 

state scorsa. e stata gia man-
tata. Cosi. la centrale elettrioa 
ha raggiunto la sua piena po-
tenza. L'opera e conclusa. 

Saad-el-Ali (l'Alta Diga: que
sto il nome arabo deu'opera) 
6 costata 1'equivalonte di G500 
miliardi di lire italiane. E' un 
costo che 1'Egitto ha potuto af-
frontare grazie al prestiti sovie-
tici. concessi a rate per 12 anni 
aU'interesse del 2.5 per cento 
annuo. II govemo egiziano ri-
tiene che U costo sara ammor-
lizzato rapidamente. forse in 
due-tre anni. 

Si dice che Napoleone I ab-
bia detto: «Se io governassi 
questo paese, non una sola goc-
cia d'acqua del Nilo si perde-
rebbe nel mare >. Piu di un se
colo e mezzo dopo, la sflda e 
stata raccolta. II Nilo e ormai 
completamenie sotto controllo. 
Non ci saranno piu ne alluvio-
ni. ne periodi di siccita. L'irri-
gazione sari decisa soltanto dal
la volonta dell'uomo. 

In Egitto sok) il 3 per cento 
del territorio e coltivabile, L'Al
ta Diga permetter4 di aumenta-
re tale territorio di 560 mila 
ettari, e di raddoppiare la pro-
duzione su akri 260 mila ettari, 
mediante la sostituzione del si
stema di irrigazione a bacini 
con il sistema d'irrigazione pe-
renne. Abbassando il livello del
la falda acquea sotterranea, la 
diga fara risparmiare un 25 
per cento sui costi di drenaggio 
che pesano sulla produzione 
agricola in alcune aree basse 
della valle del Nilo e del Delta. 
L'acqua dara un forte Impulso 
alio sviluppo qualitativo e quan
titative dell'agricoltura: l'ener-
gia elettrica accelerera 1'indu-
strializzazione. La diga sara il 
piu prezioso strumento di lotta 
contro l'arretratezza. aggravata 
d?U'csplosione demografiea e 
dai duri blsogni della difesa 
contro raggressione israeliana. 

E" significativo che la storia 
dell'Alta Diga si sia intrecciata 
fin dai primo momento, con i 
grandi problemi della pohtica 
internazionale. ed abbia avuto 
inizio — per cosi dire — sotto 
il fuoco di un'akra aggressione. 
Per realizzare rimpresa. 1'Egit-
to si era dapprima rivotto agli 
Stati Uniti. Le trattatlve si tra-
scinarono dai *53 al '56. Poi. 
con un gesto brutale. Washing
ton negd il finanziamento. Allo
ra Nasser nazionalizzd il Canale 
di Suez, e gli anglo-franco-israe-
liani scatenarono raggressione. 
L'URSS si schier6 risolutamen-
te al fianeo dell'Egitto e con-
tribul al fallimento del piano 
di Londra. Parigi e Tel Aviv. 
che era di cdare una lezione 
all'Egitto > ribellatosi al colonia
lismo. e di rovesciare 11 giova-
ne regime repubblicano. Fu. 
per Mosca e il Cairo. 1'inizio di 
un'amicizia sempre piu intima 
e salda che si e poi articolata 
in tutti i campi. compreso quel
lo della difesa. Ma l'Alta Diga 
resta. di tale amicizia. il frutto 
piu rilevante e positivo. 

Appena nata. l'opera e gi& 
c contestata >. Alcuni tecnici os-
servano che la diga trattiene 
il fertile limo; che le acque 
riscaldate neU'immenso lago fa-
voriscono la diffusione di una 
grave malattia. la bilharziosi. 
Sono forse i due inconvenient) 
piu sen. Gli egiziani rispondono 
che il limo sara sostituito con i 
concimi chimici (1'Egitto possie-
de miniere di fosfati. e un'of-
flcina di Assuan gia produce ni-
traU sintetici). e che la bilhar
ziosi sari debeUata con 1'affer-
marsi di infrastrutture moderne 
nelle campagne. E fanno notare 
die 1'Egitto non aveva comun-
que ocelta. In un paese in gran 
parte desertico. con 33 milioni 
di bocche da sfamare. ogni #t-
taro di terra e una questione 
di vita o di morte. 

L'Alta Diga ha «coinvoito> 
anche il nostro paese. in un set-
tore particolare. Sono stati alcu
ni ingegneri italiani. infatti. che 
hanno proposto di salvare i tem
pli di Abu Simbel con le loro 
statue cokesali nel modo piu 
sempbee e audace: tagliando la 
montagna in cui i templi erano 
stati scolpiti e trasportando tut
ta l'opera cento metri pia in 
alto. 

II lago artihaale ha sommer-
so. praticamente. un intiero ar-
tico paese: la Nubia, i cui neri 
sovrani dominarono per un se
colo, due millenni e mezso fa. 
il Basso Egitto. L'opera ha per. 
cid comportato anche un bibtico 
esodo di popolazioni. Sessanta-
mila nubiani sono stati trasfe-
riti in altri vHlaggi, in parte in 
Sudan. Sono centri di vita piu 
moderni, con case di pietra. etet-
tricita. scuole. ospedab. acqua 
potabue. E' la Nuova Nubia. 
Un p3ese e scomparso, on altro 
ne i nato. 

Incontro fra 

il PC greco e la 

Lega jugoslava 
BELGRADO. 14. 

Una delegazione del PC gre
co (intemo). diretta dai segre-
tario del Comitato centrale. 
compagno Babis Dracopulos si 
e incontrata a Belgrade con 
Stanes Dolenc. • membro del-
1'Esecutivo della presidenza 
della Lega dei Comunisti jugo-
slavi. Nel colloquio le due de-
legazioni hanno esaminato qu»> 
stiorri riguardanti la ulteriore 
coUaborazione tra i due partiti 
e hanno proceduto a uno aeam-
bio (H informazioni 
attivita. 
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