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Dopo lo straordinario successo dell'impresa gli scienziati sovietici al lavoro 

Perche Venus ha trasmesso 23 minuti 
Una serie di esami negli istituti di ricerca - Forse ha ceduto una antenna direzionale - Gli impianfi di isolamento hanno retto al tremendo 

calore - La sonda sovietica ha dimostrato che e possibile scendere sul pianeta - Commenti entusiasti in tutto il mondo 

II signifi'cato dell'impresa sovietica 

Uno spiraglio aperfo 
sui misteri del pianeta 
A mono a mano che gli 

studi si approfondiscono e i ri-
sultati si accumulano, anche 
Venere perde il carattere di 
mistero da cui £ stata circon-
data fino a poco tempo fa. 

E' noto infatti che Venere 
£ detta il «pianeta misterio-
so > per il fatto che la fitta 
coltre di nubi che la avvolge 
ha sempre impedito agli astro-
nomi di spingere lo sguardo 
sulla sua stiperficie, indipen-
dentemente dalla potenza dei 
telescopi usati. 

All'impossibilitd di vedere 
una qualche caratteristica 
strettamente connessa con la 
stiperficie si deve la notevole 
incertezza con cui fra Valtro, 
fino a poco tempo fa, si valu-
tava il periodo di rotazione 
su se stesso di questo pianeta. 

Le misure compiute in tal 
senso dai primi astronomi che 
poterono disporre di cannoc-
chiali davano periodi di circa 
23 ore, ma gia nel 1920 si 
erano avuti dei seri dubbi su 
tali risultati e si riteneva che 
un valore piu approfondito fos
se di 30 e perfino di 70 giorni. 

E' interessante notare che 
nel 1878 il nostro Schiaparel-
li aveva valutato quel periodo 
in 225 giorni. 

Questi dati contrastanti indi-
cano nel modo piu chiaro la 
notevole difficolta di osserva-
zione da terra. 

La conoscenza del periodo di 
rotazione di Venere £ molto 
importante poiche ha notevoli 
implicazioni anche di natura 
cosmologica: basta pensare 
all'effetto che hanno le maree 
al quale si deve ad esempio 
il fatto che il periodo di rota
zione della Luna su se stesso 
£ uguale a quello di rivoluzio-

la Luna rivolge sempre la 
stessa faccia alia Terra. 

Ebbene. il periodo di rivolu-
zione di Venere intorno al So
le £ di 224,7 giorni Se H pe
riodo di rotazione fosse identi-
co, Venere rivolgerebbe sem
pre la stessa faccia al Sole e 
cid sarebbe probabilmente da 
attribuire all'effetto mareale 
cui si £ prima accennato. 

Sorgerebbero allora vari 
problemi di natura compara-
tiva, specie con la Terra la 
quale invece ruota su se stes
sa in un tempo (24 ore) 360 
volte piu piccolo del periodo di 
r'woUizione intorno al Sole. Jl 
problema si farebbe piu inte
ressante se si pensa che Ve
nere £ assai simile alia Terra 
per massa e per dimensioni. 
La seguente tabella lo indica 
chiaramente: 

Terra: distanza dal Sole, 
150 milioni di Km; massa, 1; 
densita media, 5,5 diametro, 
12.750 Km. 

Venere: distanza dal Sole, 
108 milioni di km.; massa, 
0,83; densita media, 4,99; dia
metro, 12.300 km. 

Nell'ultimo decennio sono 
stati compiuti notevoli pro-
gressi nella valutazione del 
periodo di rotazione di Vene
re. Nel 1962. < Mariner 2 ». la 
sonda americana che passo 
a 34.700 km. dal pianeta, riu-
sci ad informarci che il sud-
detto periodo £ molto lungo e 
successive misure eseguite 
con le moderne tecniche ra
dar I'hanno fatto stimare in 
243 giorni terrestri, di senso 
retrogrado, cio£ opposto a 
quello terrestre. Con questa 
situazione il giomo venerea 
durerebbe 118 giorni terrestri 
e di conseguenza I'anno su 
Venere sarebbe composto di 

ne intorno alia Terra, per cui I poco meno di 2 giorni. 

II periodo di rotazione 
Oggi si ritiene che il periodo 

rotazionale di Venere £ sen-
z'altro molto lungo e assai vi-
cino a quello di rivoluzione 
intorno al Sole, ma non si 
pud dire di conoscerlo con 
esattezza. 

Un modo per poterlo deter-
minare pud essere quello di 
depositare sulla superficie del 
pianeta una stazione trasmit-
tente e di captarne i segnali 
da Terra: con la tecnica mc~ 
derna realizzata dalle sonde 
sovietiche si potrebbe, pertan-
to, risolvere, fra gli altri, que
sto importante problema. 

Ma per realizzarlo occorre 
conoscere con particolare ac-
curatezza la costituzione chi-
mica e fisica dell'atmosfera. 

Prima di tutto perch£, co
me £ noto anche per la Terra, 
Vatmosfera pud essere traspa-
rente a certe lunghezze d'onda 
e opaca ad altre; per comuni-
care con la superficie da Ter
ra £ indispensabile pertanto 
sapere quali sono le finestre 
radio dell'atmosfera di Ve
nere. 

Cid pud essere fatto eviden-
temente mediante prove ripe-
tute. E' chiaro infatti che le 
prime prove non possono ace-
re altro che una altissima pro
bability di fallire; occorre 
anche conoscere la situazione 
fisica affinch£ gli strumenti di 
misura che si fanno deposita
re sulla superficie possano es
sere costruiti in maniera da 
poterla sopportare. 

Cid vale naturalmente per 
qualsiasi strumento non ne-
cessariamente legato alio sco-
po di determinare il periodo 

di rotazione del pianeta su se 
stesso 

La conoscenza di questi da
ti £ pertanto indispensabile sia 
dal punto di vista pratico per 
il funzionamento degli stru
menti inviati, sia per la co
noscenza diretta delle condi-
zioni ambientali atmosferiche 
e fisiche del pianeta. 

Le ricerche non possono pro-
gredire altro che per fasi suc
cessive ed £ cid a cui effet-
tivamente si assiste: dopo il 
1962 in cui fu lanciato « Mari
ner 2 », < Zond 1 ̂  nell'aprile 
1964 non ebbe successo, « Ve
nere 2 » nel febbraio 1966 sfio-
ro Venere a 24.000 km. di di
stanza, « Venere 3 », nel marzo 
1965 andd distrutta nell'impat-
to col pianeta. 

H primo successo effettivo 
avvenne nel 1967 con « Vene
re 4 * che riusci a compiere 
un atterraggio morbido, e nel 
1969, con i due atterraggi di 
€ Venere 5 > e < 6 > che riusci-
rono a precisare le noslre co-
noscenze del pianeta comuni-
cando i dati di importanza de-
cisiva per le future esperienze: 
cisiva per le future esperien
ze: temperatura compresa fra 
400 e 530 gradi centigradi, 
pressione fra 60 e 140 volte 
quella terrestre, composizione 
chimica fra il 93 e il 97 per 
cento di anidride carbonica, 2,6 
per cento di azoto e gas iner-
ti, 0,4 per cento di ossigeno. 

Oggi, dopo la brillante espe-
rienza di c Venere 7 >, quest i 
dati si sono fatti molto piu 
precisi. 

Alberto Masani 

Si parla di un accordo con la Macchi 

Aerei italiani ai 
«gorilla» di Rio? 

L'ltalia favorisce I'intervento amencano nella controguer-
righa del generali reazionan al potere in Brasile? U quesito 
e posto dai deputati comunjsu in una interrogazione ai mimstn 
della Difesa e degli Esten. 

NelTinterrogazione — di cui 6 pnmo firmatano il compa-
gno Boldnni —. i deputati del FC1 rivelano che sarebbe inter-
venuto on accordo «tra la ditta Macchi (a partecipazione ame
ricana) e la Embraer brasiliana. a Rio de Janeiro U 29-5-1970. 
per la fomitura di 112 aerei Macchi MB 326 G da addestra-
mento e da combattimento. e che in base a tale accordo sol-
tanto 27 degb aerei saranno unportab dall'italia; altri 27 sa-
ranno montati in Brasile ed i restanti 62 saranno costruiti su 
licenza. moton ed apparati eletironici esclusi. dalla Em
braer >. Inoltre. «I'operazione sarebbe stata resa possibile da 
f manna menu italiani all'industna brasiliana. con la parteci
pazione della Banca commerciale italiana e del Banco di Na 
poll » e i « nsuliau di questo affare da 64 milioni di dollan 
sara la creazione di un'indusma brasiliana capace di pro-
durre 326 nella versione (I speciale anliguornglia >. 

Moro e Tanassi sono mvitati a chianre se essi « non rawi-
sano in questo fatio una pesante ingerenza americana. attra 
\erso la Macchi in iniziative che ledono la nostra autonomia 
e la hnea che si affcrnw di pcrseguire contro regimi dittato 
nail sul uno di quello brasiliano che ha soppresso le liberta 
democratiche e pratica la violenza, la repressione. la tortura 
contro gli oppositon del regime > e debbono. infine, dire se 
cssi non ritcngano opportuno c di intervenire per bioccare 
1'attuazione di questo accordo che geita una luce sinistra sul 
WHtro Paese e lo pone in difficolta di fronte oU'opimone pub-

detnocratica brasiliana e latino-americana ». 

Dalla nostra redazione 
MOSCA, 28 

Cosa e accaduto a bordo del
la Venus 7 dopo j 23 minuti 
di trasmissione effettuata dal 
« pianeta delle nubi »? 

La domanda circola con in-
sistenza negli ambienti scien-
tifici di Mosca ed e destinata 
a diventare il tema centrale 
dei dibattiti che si svolgeran-
no nei prossimi giorni.nei vari 
istituti di ricerca. 

Per ora si sa solo — come 
ha precisato la TASS — che 
a bordo si e verificata una 
<t deviazione dell'asse dell'an-
tenna ». che ha impedito il pro-
seguimento dei collegamenti 
radio con la terra. Le ipotesi 
che si fanno non riguardano 
quindi le condizioni termiche 
generali. 
La Venus 7 era. infatti, sufTl-

cientemente attrezzata per vin-
cere la barriera del calore 
eccessivo ed d da escludere 
che sia stata 1'ondata soffo-
cante dei 300 gradi centigradi 
a influire sulle trasmissioni. 

Potrebbe. invece. essere sta
ta 1'antenna direzionale a ce-
dere di fronte alle condizioni 
termiche. E' questa una spie-
gazione plausibile che trova 
conferma anche nel fatto che 
a 60 milioni di chilometri di 
distanza dal punto d'impatto 
— e cioe al centro di controllo 
terrestre — i messaggi sono 
giunti regolarmente per 23 
minuti. Cid vuol dire — no-
tano i tecnici — che gli im-
pianti di isolamento hanno ret-
to a livello della stazione tra-
smittente interna, ma hanno 
subito gravi c rotture» a li
vello degli elementi esterni. 

Quello che conta ora perd e 
che la Venus 7 ha dimostrato 
che e possibile scendere su 
Venere e affrontare le ricer
che. come e avvenuto — e 
sta avvenendo — sul nostro 
satellite con il Lunokhod. Ora 
la parola spetta agli scienziati 
che dovranno essere in grado 
di costruire apparecchiature 
automatiche capaci di potersi 
muovere su Venere in mezzo 
a quello che e stato definito 
«l'infemo di fuoco ». 

Intanto a Mosca. le agenzie 
di stampa. la radio e i giornali 
continuano a difFondere ampi 
comment! sull'esito della mis-
sione e. in particolare, a ri-
portare le dichiarazioni degli 
scienziati e degli osservatori 
di varia parte del mondo. 

D panorama che ne scaturi-
sce e estremamente interes
sante. «II successo dei sovie
tici — dice l'osservatore scien-
tifico dell'agenzia americana { 
UP — dimostra che TURSS 
ha superato di almeno cinque 
anni gli USA per quanto ri-
guarda lo studio dei pianeti 
del sistema solare >. 

Dal canto suo il direttore 
della NASA, Low. rileva che 
con la Venus 7 i sovietici han
no aperto un nuovo capitolo 
nel campo della tecnica. 

A Tokio. un ricercatore del-
1'osservatorio della capitale 
sottolinea che il dato che piu 
impressiona e il fatto che i 
congegni della sonda abbiano 
funzionato nelle condizioni del-
1'alta pressione e di una tem
peratura di 500 gradi. II gior-
nale parigino Aurore scrive 
che il successo attuale con
ferma che < TURSS 6 oggi il 
paese che detiene il primato 
nel campo della conquista dei 
pianeti >. 

Anche il A'eio York Times 
nota che le imprese sovietiche 
dei Lunik 16, 17 e della Ve
nus 7 c hanno dimostrato la 
giustezza delle idee che sono 
alia base del concetto tecnico 
di queste stazioni >. < Gli Stati 
Uniti — prosegue il giornale — 
rivolgono pure attenzione ai 
voli delle navi interplanetarie 
automatiche >. 

Mentre la TASS prosegue nel 
dare notizia di nuove dichia
razioni. gli ambienti scientific! 
sovietici continuano ad esami-
nare con attenzione i dati 
che sono stati forniti dalla Ve
nus. Come al soli to. non si 
conoscono i laboratori dove so
no in corso le attivita di ri
cerca e di analisi. Ma — se-
condo ambienti bene informa-
ti — sembra che molti scien
ziati siano stati convocati a 
Mosca e destinati a lavorare 
per un certo periodo di tempo 
in alcuni laboratori astrofi-
sici che si trovano nei pressi 
della capitale e che si occu-
pano. in particolare. dello stu
dio dei raggi cosmici e delle 
eventuali forme di vita che 
si potrebbero incontrare nej 
vari pianeti. 

Non si esclude. quindi. che 
I'elaborazione dei dati trasmes 
si dal pianeta sia gia in corso. 
Questa ipotesi e avvalorata 
anche dal fatto che la TASS 
ha Tatto rilevare che le ricer
che su Venus saranno rese 
note al piu presto e pubblicate 
in apposite riviste scientifiche. 

Carlo Benedetti 

II carrettino lunare di Apollo 14 

Due anni della Cooperafiva Libera Stampa 

Un giornale 
autogestito 

L'esemplare iniziativa di « Noi Donne » 

CAPO KENNEDY. 28. 
I tecnici Incarlcall delle complesse ope-

razioni in vista del lancio di c Apollo 14 », 
fissalo per domenlca prosslma, sono stati 
lmpegnati, oggi nel controllo del vari si-
stemi della navlcella spazlale «Kitty 
Hawk », del modulo lunare < Antares» e 
del c Saturno 5 >, II grande vettore. 

Oggi si e proceduto anche a carlcare 

su «Antares» II carretto lunare a due 
ruote convenlentemente rlplegato su se 
stesso per occupare II minor spazlo possi
bile. Sara usato sul satellite per carlcare 
e trasportare rocce e strumenti vari. . 

Gli astronaut! Alan Shepard, Edgard 
Mitchell e Stuart Roosa, hanno trascorso 
la glornata nei simulator! per una serie 
dl manovre 

E' stato Intanto annunclato che a bordo 
del modulo di comando gli astronautl pro-
cederanno ad una serie dl esperimentl. Fra 
questi, anche la saldatura di due pezz! di 
metallo, operazione gia portata a termine 
nello spazlo dagli astronaut! sovietici. 

NELLA FOTO: due astronaut! di « Apol
lo 14 > si allenano all'uso del carrettino 
lunare. 

Si pud parlare dl liberta di 
stampa. quando il fenomeno 
della concentrazione delle te
state e della manipolazione 
delle coscienze ha ormai rag-
giunto uno stadio cosi avan-
zato da compromettere le vo-
ci di dissenso e di battaglia? 

A tale quesito tenia oggi 
una risposta indubbinniLiitc 
originale ed avanzata la Coo-
perativa Libera Stampa. n:Ua 
dalla volonta di migliaia di 
aderenti al fine di rostenere 
e rafforzare il settimanale 
« Noi Donne ». Nel corso del
la confejenza. tenuta ieri nel
la sala dell'Associazione Stam
pa Romana, e stato illustrato 
da Margherita Repetto — pre-
sidente del consiglio di am-
ministrazione della cooperati-
va — il significato dell'iniziati-
va che ha ormai due anni. 

«Si trattava di mantenere 
in vita — ha sostenuto la si-
gnora Repetto — 1'unico stru
mento di battaglia per l'eman-
cipazione femminile. La Coo-
perativa Libera Stampa. forte 
di 15.000 soci fra sindacati, 
associazioni. enti e persone, 
si riconosce in "Noi Donne" 
in quanto scopo sociale della 
cooperativa e di costruire un 
giornale capace di battere il 
condizionamento esercitato 
dalla stampa femminile. la 
quale alle donne e attraverso 
le donne. tenta d'imporre mo-
delli di vita e di costume 
funzionali ad un assetto so
ciale che si esprime nel con-
sumismo individuale e pri-
vato ». 

Con il progredire e 1'esten-

Conferenza stampa a Roma del ministro Marco del Pont 

IL PERU C0NTRARI0 ALLA M0ZI0NE 
DELL'OSA CONTRO IL TERR0RISM0 » 

« Bisogna piuttosto eliminare le cause che lo provocano » - II titolare del dicastero della pro-
grammazione ha parlato dello sviluppo del suo paese e degli obiettivi economic! e sociali 

Belgrado 

Tepavac saluta 
la dichiarazione 

del ministro Moro 
BELGRADO. 28. 

Rispondendo ad una interrogazione. il mini
stro degli Esteri jugoslavo, Mirko Tepavac. ha 
dichiarato alia Camera dei consigli nazionali che 
il suo paese « ammette grande importanza alia 
visita del presidente della Repubblica federativa 
socialista di Jugoslavia in Italia e condivide il 
desiderio espresso da parte italiana che tale visita 
abbia luogo >. 

< II governo jugoslavo — ha detto ancora Te
pavac — accoglie con soddisfazione le dichiara-
razioni del ministro degli Esteri. Aldo Moro, rese 
il 21 di gennaio di quest'anno in Parlamento 
sulle relazioni tra la repubblica italiana e la 
repubblica federativa socialista di Jugoslavia. II 
governo jugoslavo condivide 1'opinione espressa 
dal ministro sulle relazioni di buon vicinato e 
sull'amichevole collaborazione dei due paesi >. 

Il ministro Tepavac ha messo inoltre in evi-
denza la concordanza di vedute tra i due governi 
sul fatto che le relazioni tra i nostri due paesi 
cdebbano essere ulteriormente sviluppate nel 
rispetto totale di principio degli accordi e dei 
contratti, compreso il memorandum di accordo 
del 1954. come pure le sue implicazioni terri-
toriali ». 

< La Jugoslavia — ha aggiunto Tepavac — 
continua ad essere disposta a compiere sforzi, 
.nsieme all'ItaUa, al fine di mighorare le condi
zioni di vita e di lavoro delle popolazioni da 
ambo le parti del confine, con il progresso dello 
sviluppo economico e della _prosperita delle stesse 
regioni e con 1'espansione della collaborazione ». 

Londra 

Colpita la salute 
dei lavoratori coi 
tagli al bilancio 

LONDRA. 28. 
(a. b.). — Massiccio attacco dei conserva-

tori contro la spesa pubblica: il governo inten-
de «risparmiare > circa 300 milioni di sterline 
I'anno rispetto ai piani della precedente am-
ministrazione laburista. Naturalmente la ridu-
zione degli investimenti colpisce in primo luogo 
le industrie nazionalizzate. i servizi sociali, le 
strutture tecniche deH'amministrazione di Stato. 
I particolari di una contrazione che oscilla fra 
il 5-7 per cento annuo, sono contenuti in un 
c libra bianco > pubblicato oggi: 82 miliorii di 
sterline in meno per le imprese pubbliche. 54 
milioni sottratti al bilancio della salute. 46 
portati via alia istruzione, 25 tolti ai trasporti. 
e (Mercato comune permettendolo) 150 milioni 
di sussidi aU'agricoltura eliminati entro fl 1975. 
II taglio previsto per le spese militari e invece 
puramente simbol'co: 12 milioni di sterline 
I'anno. 

Significativa e la riduzione dei finanziamenti 
e degli incentivi alle economic regional! e ai 
settori in crisi che (accompagnata da un note
vole sgravio fiscale per I'industna privata) do-
vrebbe risultare in un guadagno globale di circa 
cento milioni I'anno per I'erano. II concetto e 
la pratica del cosiddetto < Stato assistenziak? > 
del dopoguerra inglese vengono praticamente Ii-
quidati. Al loro posto si introduce un modclio 
efficientistico (libcro giuoco delle forze di mer
cato) importato dall'America. 

Dedicato al 50° il supplemento culturale 

Nuovi contributi su Rinascita 
attorno alia storia del PCI 
Articoli di Spriano, Nafta, Sereni e Gruppi — Testimonianze 

di Terracini e Vidali — Un discorso inedito di Togliatti 

II numero di Rinascita in 
diffusione da oggi dedica il 
suo supplemento culturale « // 
contemporaneo m a una serie 
dl significatlvl contributi di 
riflessione e di testimonlanza 
sul 50. del PCI Si tratta dl 
test! non rlevocatlvl ma dl 
approfondimento di talunl 
« nodi » della nostra storia che 
si proiettano pib o meno lm-
mediatamente sulla riflessio
ne teorica e politlca attuale. 

L'articolo dl apertura dl 
Paolo Spriano alfronta. anche 
sulla base dei pit) recent! con
tributi storia, 11 tema della 
giustezza delta scisslone di LI-
vorno nel quadro della pro-
spettlva rivoluzionarla italiana 
e internazlonale Alessandro 
Natta esamina gli aspettl cen
tral i del penslero dl Qramscl: 
l'egemonla, la cultuxa, U par-

tito. Emilio Sereni risponde 
alia domanda: perche i comu-
nistt scelsero nei 1943 la via 
dell'insurreztone nazionale an-
ziche quella della rivoluzione 
proletaria? 

Luciano Gruppi alfronta. in-
fine, il complesso problema 
deirinternazionalismo comuni-
sta svolgendo un'analisi del 
Cominform quale fase Inter
media fra la Terza Interna
zlonale e la situazione attuale. 

Accanto a questi articoli. si 
hanno due prezlose testimo
nianze sul penodo 1919-21: 
quella di Umberto Terracini 
su nil gruppo dell'Ordine Nuo
vo nelle lotte del dopoguer-
ra» con annotazionl di ecce* 
zlonale vivezza documentaria; 
e quella dl Vittorio Vidali sul
la lotta armata a Trieste ne
gli stesal anal. 

« // contemporaneo » conve
ne, infine. 11 testo inedito di 
un discorso che Togliatti ten-
ne nel giugno 1944 alia prima 
conferenza dei comunisti na-
poletani e che arricchisce la 
conoscenza deH'apporto deci-
sivo da lui dato alia creazio
ne di un grande partito na
zionale e di classe. 

Nella sua parte ordinarta. 
Rinascita affronta alcuni te
rn! dell'immediata attualita: 
la DC dopo la riunlone della 
sua Direzlone (editonale di 
Pavolinl), la fase attuale del-
l'aggressione americana in In-
docina (intervista col porta vo
ce della delegaztone vletnaml-
ta alia conferenza dl Parlgi), 
I problem! dell*unita slndaca-
le e del movimento contadlno 
(Chlaromonte) e le note ru-
brlche culturali. 

Il governo peruviano e con-
trario alia risoluzione contro il 
terrorismo in discussione al-
l'OSA; lo ha confermato ieri 
mattina a Roma, nel corso di 
una conferenza stampa, il mi
nistro della programmazione 
peruviano. generate Guillermo 
Marco del Pont; cil terrori
smo — ha detto — 6 una con
seguenza e bisogna risolvere 
i problemi che roriginano». 
aggiungendo che « solo con pro-
fonde riforme strutturali -e 
possibile battere le forze oli-
garchiche agrarie e finanziarie 
e gli awocati delle imprese 
straniere; sviluppo e rivoluzio
ne in un paese del Terzo mon
do marciano di pari passo». 

Nel corso della conferenza 
stampa — che ha avuto come 
argomento conduuore lo svi
luppo del Peru e la posizione 
del suo governo su importanti 
problemi latinoamericani — il 
ministro — che si trova nella 
capitale italiana per parteci-
pare aU'incontro sugli investi
menti esteri in America Lati-
na, organizzato dall'istituto italo-
latinoamencano — ha spiegato 
che gli obiettivi prioritari del 
governo di Lima sono quelli 
riguardanti lo sviluppo econo
mico e sociale del paese. 

Sulla pesca ad esempio — una 
delle principal! nsorse del pae
se — Marco del Pont ha detto 
che I'estensione delle acque 
terntoriali a duecento miglia 
nasce da due esigenze: la pri
ma e costituita dalla protezio-
ne di grossi branchi di acciu-
ghe. quasi esclusivamente uti-
lizzate nella produzione di fa
rina per mangimi animali. 
che viene esportata e che co-
stituisce una cospicua fonte di 
introiti di valuta estera; la se-
conda e rappresentata dalla 
scelta di modifieare qualitati-
vamente la pesca e di spo-
starla verso un'uulizzazione ali-
mentare. 

Una svolta qualitativa — ba 
agg.unto il ministro — si pro-
spetta anche nella riforma 
agraria. con 1'intensificazione ed 
i! miglioramento della canaliz-
zazione e dell'irngazione. con il 
progredire del processo di di 
stnbuz.one delle terre e con 
forme cooperative, per quello 
che nguarda la canna da zuc-
chero. Per quello che nguarda 
I'industna Marco del Pont ha 
sottolineato il valore dcll'espc-
rienza delle «comunita indu-
stnali >. cioe l"inter\ento dello 
stato sugli micsUmenti e sulla 
distnbuzione ai lavoraton dei 
redditi delle imprese. sotto for
ma azionana. fino al 50 per 
cento. II problema comunquo. 
anche per cid che nguarda il 
rame ed il commercio estero. 
resta quello degli investimenti. 
L'afflusso di capital! — nel con-
testo del patto andino — e 
controllato e regolamentato dal-
\o stato. ma non e'e dubbio che 
dal suo volume dipenda lo svi
luppo del paese. il quale — ha 
precisato il ministro. rispon 
dendo ad osscrvazioni sulla sua 
lentezza — va avanti seguendo 
i paramctn de! p.ano qu.nquen 
nale "71-75 e dell'indipendenza 
del paese Ma red del Pent ha 
poi sottolineato 1'importanza 
della libcrazione dei detenuti 
politici, il rafforzamento dei 
rapporU con i paesi produtton 
di rame e la funzione deU'eser-
cito peruviano come forsa rivo
luzionarla. 

La contesa 

con I'Ecuador 

Stati Uniti 
in minoranza 
airassemblea 

dell'OSA 

WASHINGTON. 28. 
La questi one dell'estensione 

a duecento miglia delle acque 
territorial!, decisa dai gover
ni deU"Equador, del Cile e del 
Peru, e diventata l'argomen-
to principale di discussione e 
di scontro alfassemblea del
l'OSA (rOrganizzazione degli 
stati americani) convocata 
per discutere una mozione 
contro il «terrorisrno ». U go
verno dl Washington e stato 
messo sotto accusa, e stato 
posto in minoranza ed ha vi-
sto completamente Ignorata 
una sua proposta; si e tratta-
to di un duplice scacco. pro-
prio nella riunione in cui gli 
Stati Unit! cercavano di ot-
tenere un successo, carico dl 
implicazioni politiche per tutto 
il continente. sul problema del 
«terrorismo», cioe dei rapi-
menti di diplomatic!. 

Ma la discussione, iniziata 
sulla risoluzione contro il 
«terrorismo ». si e subito spo-
stata su un terreno piu im
portante, quello delle acque 
territorial!. A sollevare la que-
stione e stato l'Ecuador. dopo 
che Washington aveva deciso 
di sospendere gli aiuti milita
ri al governo dl Quito, in se-
gulto al sequestra d! un certo 
numero di pescherecci califor-
nianl, che avevano gettato le 
reti a meno di duecento mi
glia di distanza dalle coste 
equadorlane. Quito ha accusa-
to gli Stati Uniti di « aggres-
sione economica» e di «attl 
di coercizione». in vtolazione 
dell'articolo 19 della carta del
l'OSA. secondo il quale i pae
si firmatari debbono astener-
si daH'applicazione di qual
siasi misura coercitiva. mi-
rante a * forzare la volonta 
sovrana di un altro stato ed 
ottenere da esso vantaggi di 
qualsiasi genere»; ed ha pro-
posto dl convocare al piu pre
sto una riunione dell'OSA per 
discutere la vicenda, di note
vole importanza anche per gli 
altri paesi della fascia andi 
na. Al contrarlo gli Stati Uni
ti hanno chiesto di sottoporre 
la questione alia commissio-
ne interamericana per la so-
luzione dei conflitti fra i pae
si dell'OSA e di demandarl.i 
nello stesso tempo alia corte 
internazlonale di giustizia del 
I'Aja. II consiglio permancnte 
delrOSA — riunitosl apnosita 
mente — ha pero ignorato 
questa rlrhiesta. acrocliendo 
invece quella dell'Ecuador con. 
ventldue votl favorevoli ed 
un'astenslone, quella dl Wa
shington. 

dersi deH'iniziativa, si e rite-
vato il carattere democratico 
di una gestione diretta rea
lizzata sia attraverso i gior-
nalisti che la redigono sia at
traverso i lettori. La nascita 
delle sezioni dei soci apre ad 
un pubblico nuovo e non co-
stretto a recepire passivamen-
te. tutta la problematica fem
minile in termini rinnovati 
consentendo una partecipazio
ne diretta che si esplica nel 
dibattito. nella valutazione e 
nella collaborazione in un rap-
porto non mediato con lo 
stesso comitato redazionale. 
Siamo dunque ad una svol
ta e come rilevava Piero Pra-
tesi — condirettore di a Sette-
giorni » — l'interesse delPini-
ziativa da parte dei giornali-
sti e indubbiamente da una 
parte politico generale che ri-
guarda la questione femmini
le. ma in secondo luogo in-
veste la possihilita ed il ruo-
lo della stampa al fine di 
creare strumenti efficaci per 
aiutare la trasformazione del
la societa. 

Attualmente ci si trova di-
nanzi a due tesi contrastan
ti: la prima esalta l'esisten-
za di una liberta di stampa 
che garantisce la possibility 
di creare nuove testate: la se-
conda sostiene il legame di-
retto ad interessi particolari, 
la centralizzazione con invio 
di messaggi dall'alto verso la 
periferia. Secondo Pratesi en-
trambe le tesi hanno una lo
ro verita. Fin quando la li
berta di stampa, nata dallo 
stato borghese e liberale. si 
sviluppa all'interno di quella 
struttura. 1'opinione pubblica 
si riconosce ed e espressio-
ne di quella stampa. II pro
blema si complica quando ven
gono alia ribalta nuove for
ze. la nuova classe che si op-
pone al gruppo di potere. 
La stampa operaia si svilup
pa come stampa di battaglia 
e si differenzia dalla stampa 
<i libera > strumento all'inter
no di un sistema. Nel mo-
mento in cui il quadro poli
tico cambja. in cui la classe 
operaia ha conquistato una 
forza, nasce un giornalismo 
nuovo portatore di nuove 
idee. Evidentemente nell'at-
tuale situazione entrano in 
campo diversi elementi ed an
che • i giornali di punta ri-
mangono stretti fra l'esigenza 
di condurre coerentemente la 
loro ''attaglia e al tempo stes
so mantenere una certa ve-
ste. Per la stampa femmini
le il problema viene esaltato. 
n fatto che un giornale co
me « Noi Donne » garantisca 
la sua autonomia. senza per-
dere certi aspetti originali di 
carattere popolare, crea un in-
teresse che va al di la del 
mondo femminile. e acquista 
valore esemplare per tutta la 
stampa. La difficolta resta nel 
fatto che non bastano le nuo
ve strutture a fare un nuovo 
giornale. U rischio di creare 
«una monaca vestita da bal
lerina > e sempre in aggua-
to. Parlare un linguaggio di 
verita e Tunica via per rom-
pere il monopolio della frl-
volezza e della stupidita. 

La presenza del sindacalista 
Mario Caccia — segretario na
zionale della FILTEA-CGIL — 
ha richiamato l'attenzione su 
alcuni aspetti interessanti. La 
nuova formula del giornale 
assicura un modo di parteci
pazione diretta da parte del
ta lavoratrice che vive nella 
fabbrica. prima mai registra-
to. sebbene non bisogna di-
menticare che i settimanali 
rosa hanno tuttora una dif
fusione Iarghissima tra di es
se. nonostante che nei tre mesi 
delle dure lotte delle confezio-
niste per il oontratto non un 
rigo di quei giornali sia sta
to loro dedicato. 

L'esperimento della Coope
rativa Libera Stampa e dun
que riuscito — come rileva
va la direttrice del giornale 
Giuliana Dal Pozzo — ma certo 
resta ancora vivo il problema 
del contenuto del giornale. 
che deve battere la concor-
renza. Esaminando il caratte
re della stampa femminile 
tutta individualizzata e perso-
nalizzata che si rivolge alia 
dnnna al singolare. la Dal 
Pozzo rilevava come «Noi 
Donne > sia I'unico giornale 
ch> si rivolge al plurale a 
tutte le donne perche la bat
taglia per 1'emancipazione fem
minile investe tutte e tutta 
la societa nel suo complesso 
ed e per questo che le se
zioni dei soci raccolgono let-
tori in generale e non la let-
trice. 

A nome della Federazioni 
della Stampa il compagno 
Alessandro Curzi. nel porge-
re il saluto augurale alia Coo
perativa. ha sottolineato l'ur-
genza per tutta la democra-
zia italiana di porre sul tap-
peto delle lotte per le rifor
me anche la questione della 
effettiva liberta dell'informa-
zione. 

Un ampio dibattito si e svi-
luppato tra i presenti a pro-
pnsito della emancipazione 
femminile e dei contenuti del 
giornale. anche con punte po> 
lemiche che hanno dato una 
patina di vivacita alia inte
ressante discussion*. 
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