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Motori e impianti ii rhcaldamento 

E# iniziato 
I'inquinamento 

«termico» 
La spirale nei centri urbani: il calore estlvo viene 
combattuto con mexzi che lo aumentano! . Uno 
studio degli igienisti di New York - Necessita 
di mutare i concetti costruttivi delle abitazioni 

Recentemente il Consiglio 
dl zona del quartiere centra-
le della citta di Milano ha 
domandato il divieto d'ingres-
so delle automobili nei con* 
fini del territorio: si tratta 
di 700.000 macchlne che en-
trano e escono ogni giorno 
dalla cerchia interna della cit
ta accumulandovi anidride 
carbonica, idrocarburi cance-
rogeni, piombo tetraetile, os-
sidi di azoto, tutti gli inqui-
nanti del traffico, quegli 
inquinanti insomma che ren-
dono piii malsano il pian-
terreno che i piani superiori 
delle abitazioni. Ma tutte le 
combustioni di queste centi-
naia di migliaia di motori di 
automobili producono anche 
un fenomeno che di per se e 
direttamente non si pub di
re inquinante: che provoca 
inquinamento solo in manie-
ra indiretta. attraverso una 
catena di effetti che si e ve-
rificata gia nelle grandi me-
tropoli americane e che, se 
non vi si, pone rimedio, si 
affaccera quanto prima anche 
nelle metropoli europee. 

D'inverno le combustioni de
gli autoveicoli unite alle com
bustioni degli impianti di ri-
scaldamento riscaldano l'at-
mosfera delle zone centrali 
anche di 4-5 gradi rispetto 
all'atmosfera della periferia; 
d'estate gli impianti di riscal-
damento non funzionano e 
percio questa differenza di 
temperatura si riduce a due 
o tre gradi. Ma anche questa 
piccola differenza in piu, in
sieme alia mancanza di ver-
de e quindi alia mancanza 
dell'evaporazione dalle super-
fici delle foglie, e unita inol-
tre, all'aumentata evapora-
zione della benzina dai ser-
batoi e alPemanazione di odo-
ri di gomma dai pneumati-
ci e di vapori dall'asfalto. 
rende l'atmosfera estiva dei 
centri urbani estremamente 
sgradevole. 

A questo punto si innesca 
un meccanismo a spirale, che 
aumenta gli inquinamenti o 
almeno un tipo particolare di 
inquinamento che e rinqui
namento termico. Infatti ne-
gli edifici del centro urbano, 
per difendersi dalla sgrade-
volezza del clima (e per au-
mentare il rendimento lavo-
rativo degli impiegati dato che 
il centro urbano e occupato 
per lo piii da uffici) si instal-
lano i condizionatori d'aria: 
quest! rinfrescano l'ambiente 
intemo ma riscaldano l'am
biente esterno riversando ca
lore nelle strade da ciascuno 
di quei boccagli rotondi che 
si praticano nei vetri delle 
stanze a clima condizionato. 
L'aumento della temperatura 
nelle strade induce i vicini a 
impiantare anch'essi il con-
dizionatore; in questo modo 
la presenza di alcuni condi
zionatori genera la necessita 
di impiantarne altri; e, per 
una specie di effetto parados-
so, il calore che imperversa 
nelle strade cittadine induce 
la cittadinanza non gia a rin-
frescare le strade, ma a ri-
scaldarle sempre piii, nello 
sforzo di rinfrescare gli am-
bienti interni agli stabili. 

D'altronde il condiziona-
mento dell'aria, mentre ren
de ancor piii sgradevole il 
clima esterno agli edifici, ren
de nocivo il clima interno. 
Anche qui, si tratta di pro-
blemi non ancora studiati nel
le citta europee dove l'abitu-
dine al cohdizionamento non 
e ancora diffusa come in A-
merica. Ma a New York la 
associazione degli ispettori i-
gienisti ha richiamato l'atten-
zione degli architetti sugli ef
fetti dannosi degli edifici mo-
derni senza finestre, o con 
finestre non apribili: la gran-
de diffusione degli impianti 
di condizionamento ha indot-
to i costruttori a fare a meno 
delle finestre apribili, e a 
ventilare gli ambienti soltan-
to attraverso i dispositivi di 
immissione di aria esterna nei 
condizionatori. Ma questi di
spositivi lasciano entrare po-
ca aria, e per di piu si tende 
a tenerli sul «chiuso» per 
aumentare la resa del proces-
so di raffreddamento. Si ha 
cosi un continuo reingresso 
in circolazione della medesi-
ma aria: che puo essere resa 
gradevole dai punto di vista 
della temparatura e dell'umi-
dita, ma che pero si impove-
risce di ossigeno e si arric-
chisce di microbi. continuan-
do a passare da un polmone 
all'altfo. Di qui, secondo gli 
igienisti americani, un mag-
gior lavoro dei oolmoni e una 
loro maggiore facilita alle in-
fezioni. 

Ne viene il suggerimento di 
tomare a concetti costrutti
vi basati sulle pareti spesse 
che fomiscono isolamento 
termico: cosi da ridurre il 
bisogno di riscaldamento in-
vernale, e quindi l'entita del
le combustioni, e da ridurre 
la necessita del condiziona
mento estivo. Quanto a dire 
che da un concetto costrutti-
vo individuaiistico. che si sfor-
za di rendere piu gradevole 
l'ambiente intemo degli edi
fici a spese dell'ambiente e-
sterno della citta, bisogna pas
sare a concetti costruttivi piii 
aperti verso la socialita e in-
tesi a proteggere oltre all'am-
biente intemo anche l'ambien
te esterno. Da una concezio-
ne che separa l'ambiente pri-
vftto dall'ambiente generate 
bisogna passare a una conce-
zione che consideri l'ambien
te in maniera unitaria. 

Un altro curioso inquina
mento della rasa, provenien-
te da un elettrodomestico, 

viene segnalato dagli igienisti 
americani: la presenza di ul-
trasuoni. I forni a ultrasuoni 
stanno prendendo piede ne-
gli Stati Uniti ma gli igieni
sti sostengono cho non posso-
no essere innocui. Le onde ul-
trasoniche alterano le protei-
ne, cosi da «cuocere» gli a-
limenti, e la possibility di ef
fetti nocivi sull'organismo vi-
vente era del resto gia nota. 
Quel che non era noto, e che 
gli igienisti stanno mettendo 
in evidenza, e che gli apparec-
chi dt cottura hanno delle 
perdite di onde che vanno 
oltre i limiti di sicurezza. Ma
li di testa, disfunzioni cardia-
che, disturbi nervosi, sono tra 
le conseguenze patologiche 
degli ultrasuoni. All'incirca a-
naloghi sembra che siano gli 
effetti di un altro inquina
mento, quello da infrasuoni: 
cioe da onde acustiche al di-
sotto delle frequenze udibili, 
cosi come gli ultrasuoni so
no al disopra. Piii frequente 
negli stabili adibiti a indu-
stria o a laboratorio, l'infra-
suono sembra che possa es
sere presente anche nelle a-
bitazioni come effetto di vi-
brazioni di elettrodomestici. 
Quella che sembra un'abita-
zione silenziosa e tranquilla 
puo essere invece percorsa 
da onde ultrasoniche e infra-
soniche che squassano l'orga-
nismo. 

Laura Conti 

Ordinata 
la chiusura 

della Facolta di 
lettered Barcellona 

BARCELLONA, 28 febbraio 
In seguito alle recent i ma-

nifestazioni antifranchiste, le 
autorita spagnole hanno oggi 
annunciato la chiusura a tem
po indeterminato della facol
ta di lettere e filosofia del-
l'universita di Barcellona. 

Le dimostrazioni studente-
sche erano state nei giomi 
scorsi duramente represse dal
la polizia, che aveva anche 
operato ben dieci arresti. Nel-
l'ateneo di Barcellona sono 
state chiuse anche le facolta 
di legge e medicina. 

ENTRANO E D ESCONO DALLE PATRIE G A L E R E 
• i > -

I neofascisti milanesi 
«pendoIari del teppismo* 

I <i bravi)) non sono piii di un centinaio - Nonostante il lungo elenco di reati ottengono sempre la liberta provvi* 
soria - Un «elemento di grande valore tecnico» importato da Napoli - Gli andirivieni delVincatenato in Duomo 

GABIN E PAGNOL ADDOLORATI PER 
LA MORTE DELL'AMICO FERNANDEL 

PARIGI — Vasto e unanime cordoglio ha suscitato in Francia la immatura seomparsa del popolarinimo Fernandel. In particolare, vivo rim-
pianto il celebre attore ha lasciato nei mondo del cinema e del teatro tra i colleghi che gli furono a fianco nei lavoro e amlci nella vita. 
Tra questi ultimi, profondamente addolorati si sono mostrati il commediografo Marcel Pagnol e Jean Gabin che si sono recati in visita di 
condoglianza, in Avenue Foch, dalla famiglia dell'attore scomparso. Le esequie avranno luogo oggi a Parigi. NELLA FOTO: Pagnol e Gabin, 
visibilmente addolorati, escono dalla casa di Fernandel. 

MILANO, 28 febbraio 
Dire neofascismo a Milano 

e come dire San Babila, piaz
za un po' salotto e tanto bor-
ghese, com'c borghese il fa-
scismo; San Babila doves'im-
maginano solo benpensanti a 
mezzoglorno della domenica 
con in mano il pacco delle 
paste e i giomali; San Babila 
consacrata alle cronache della 
violenza fascista in un am* 
biente «bene» che ne rap-
presenta la riservata ma chia-
ra matrice. Ma dietro queste 
cronache, dietro le aggressio-
ni, le esibizioni grottesche, gli 
assalti notturni, gli attentati, 
quanta gente c'e? Senza indul-
gere a perlcolose sottovaluta-
zioni, si pub dire che non so
no piii di cento i « bravi» di 
cui puo disporre il neofasci
smo milanese, ormai tutti in-
dividuati e noti, veri «pendo-
lari del teppismo » che entra-
no ed escono dalle patrie ga-
lere e, recentemente, anche 
dalle guardie mediche e dagli 
ospedali cittadini. 

Un nucleo molto esiguo, die
tro al quale, perb, stanno flu-
mi di denaro che da Milano 
arrivano anche alia centrale 
fascista di Roma e complicity 
che permettono alle canaglie 
una permanente liberta prov-
visoria e un'ampia liberta di 
movimento. malgrado questi 
squallidi « bravi» siano cono-
sciuti, malgrado le loro tu-
multuose biografie piene di 
reati e di vigliaccherie. 

* 
Ore 15 di sabato 13 febbraio: 

una « 600 » verde targata MI 
905880 percorre velocemente 
le vie del centro mentre sui 
bastioni di Porta Venezia stan
no affluendo i centomila par-
tecipanti alia grande manife-
stazione antifascists. Da bor-
do dell'utilitaria vengono lan-
ciati volantini firmati C.N.R. 
Costituente Nazionale Rico-
struzione) e improntati al cu-
po, involontario umorismo dei 
fascisti: «II fascismo e liber
ta. Liberta al fascismo». Di 
chi e l'auto che il guidatore, 
con l'anticipato «eroismo» 
dei vigliacchi, sta predispo-
nendosi a far scomparire do-
po aver lanciato i volantini? 
La risposta da una conferma 
del carattere ristretto e am-
piamente noto della « mala » 
fascista milanese. Infatti il 
proprietario della «600» e Giu-
liano Bovolato, ha 48 anni, 
e nato e risiede a Milano e 
il suo nome ricorre piii vol
te nelle cronache giornalisti-
che. II 25 aprile del 1964 vie

ne fermato mentre gira per 
le vie del centro con indosso 
una camicia nera. Qualche me-
se dopo, precisamente il 17 
settembre, viene arrestato sot-
to l'accusa di essere l'autore 
del lancio di una bomba-carta 
contro la sede della questura, 
lancio avvenuto la notte sul 
31 agosto. Bovolato viene trat-
to in arresto mentre esce dai-
l'appartamento del suo capo, 
Domenico Leccisi, passato al
ia storia semiseria d'ltalia 
per aver rubato la salma di 
Mussolini. L'azione contro la 
questura venne compiuta per 
ritorsione all'arresto di Lec
cisi e di alcuni suoi seguaci 
che avevano lanciato sulla fol
ia bombe-carta dalle guglie 
del Duomo. Ancora: Bovola
to, insieme a Leccisi, parte-
cipa ad un attacco alia sede 
del MSI (i rapporti tra i mis-
sinl e i leccisiani sono sem
pre stati turbolenti, contras-
segnati da « dibattiti » a suon 
di legnate e di scritte porno-
grafiche sui muri). 

Sempre sabato 13 febbraio: 
la testa dell'immenso corteo 
antifascista ha appena imboc-
cato corso Vittorio Emanuele 
quando una decina di teppi-
sti, dopo aver insultato e ag-
gredito un invalido partigia-
no, gridano «Viva il duce» 
affidandosi poi alle loro ca-
pacita di scattisti. Del grup-
petto, appostato davanti al 
bar Motta, elegante covo dei 
neofascisti « sanbabiliani », fa 
parte Angelo Penati, altro per-
sonaggio della cronaca nera 
fascista. Penati ha 48 anni, e 
un dipendente dell'Alfa Ro
meo, lavora alio stabilimento 
del Portello dove e stato tra-
sferito da quello di Arese do
po aver ricevuto una dura 
lezione. Ai tempi del govemo 
Tambroni, nei giugno-luglio 
1960, faceva il provocatore in 
piazza del Duomo. II suo 
«show», pero, l'ha fatto il 
26 settembre dello scorso an
no. Quel giorno si svolse una 
grande manifestazione antim-
perialistica, in coincidenza con 
la visita di Nixon in Italia. 
Un imponente corteo attraver
so le vie del centro, in testa 
una bandiera americana, sul
la quale era stata disegnata 
una svastica, trascinata dai 
manifestanti sull'asfalto. In 
piazza San Babila (tanto per 
cambiare) Angelo Penati gri-
dando « Abbasso i comunisti » 
tento di sottrarre la bandiera 
ai dimostranti. E ' facile in-
tuire come fini l'impresa del 
prode Penati. II quale, la se-

Un motivo ignorato deliaggressione americana 

Un mare di petrolio dietro la querra (Tlndocina 
Dal 1969 le grandi compagnie petrolifere americane cercano di assicarars't il controllo dello «zoccolo continental» che va dalla Thailandia al Giappone passando 
per le coste dell'lndocina, della Cina e della Corea - La corsa all9«oro nero» ha coinciso con il rilancio della «scalata» - I legami tra Johnson e Nixon e i grandi 
interessi petroliferi - Come i governi-fantoccio vendono le risorse natural! dei loro Paesi -1 moniti del GRP, della RDV, della Cina e del govemo legale della Camhogia 

Messaggio del PCI 
al Partito mongolo 

ROMA, 28 febbraio 
11 CC del PCI ha inviato al 

Partito popolare rivoluzlona-
rio mongolo il seguente mes
saggio: 

In occasione del 50* anni-
versario della fondazione del 
vostro Partito, Vi giungano il 
nostra fraterno saluto e le no-
stre congratulazioni. 

II Partito popolare del po-
polo di Mongolia ha dietro di 
se 50 anni di lotte gloriose e 
di forti tradizioni rivoluzio-
narie. La sua fondazione e 
strettamente intrecciata con le 
vicende della rivoluzione d'Ot-
tobre, e dell'eco che essa eb-
be nei popolo lavoratore di 
tutto il mondo. 

Sin dai 1921, attraversando 
le dure prove della lotta con
tro i tentativi deU'imperiali-
smo e del militarismo di fer-
mare I'avanzata popolare, il 
vostro Partito ha saputo co-
raggiosamente applicare alia 
realta della Mongolia, in mo
do creaiivo ed originate, la 
teoria marxista-Ieninista, im-
boccando decisamente la via 
dello sviluppo democratico, at
traverso prof onde ri forme che 
hanno apertu la strada al so-
cialismo. 

Oggi il vostro Partito dirige 
un Paese socialista che ha fat
to grandi progressi nei campo 
industriale, dello sviluppo del-
l'agricoltura, dell'elevamento 
del Itveilo culturale e della 
partecipazione dei lavora tori, 
della ^iustizia sociale. 

I comunisti italiani seguono 
con grande interesse i vostri 
sforzi per raggiungere sempre 
nuove mete di progresso, e ri-
badiscono la forza e la validi
ty dei legami intemazionalisti 
che uniscono i nostri due Par-
titi. 

Si Tafforzino sempre piii 
questi legami d'amicizia e di 
solidarieta, nell'interesse della 
pace, della democrazia, e del 
socialismo. 

IL COMITATO CENTRALE 
DEL P.C.I. 

La guerra di aggressione 
condolta dagli Stati Uniti in 
tutta Vlndocina ha un carat
tere politico c stralegico: po
litico. perche si tratta di di-
mostrare che la potenza del 
piii grande e rtcco Paese im~ 
perialista mai apparso nei 
mondo pub avere ragione di 
qualsiasi lotta di liberazione 
nazionale; strategico. perche 
il mantenimento del control
lo almeno sul Vietnam del 
Sud — che e stato Vobtettivo 
permanente di tutti i Presi-
denti succedutisi alia Casa 
Bianca — significa disporre 
di una base essenzialc nei 
confronts -del viondo sociali
sta, alle porte del Vietnam 
del Nord e della Cina. A que
sti caratteri fondamentali oc-
corre aggiungerne perb un 
terzo. di carattere diretta
mente economico, che riacco-
sta questa, che e per molti 
versi una guerra di nuovo 
tipo. a una guerra classica di 
rapina. Lungo tutto Vimmen-
so arco che va dai golfo di 
Thailandia fino al Mar del 
Giappone. passando per le 
coste della Cambogia. del 
Vietnam del Sud, dell'Indo
nesia, della Cina, sono stati 
scoperti giacimenti petrolife
ri la cui imporlanza sembra 
superare quella dei giacimen
ti del Medio Oriente. La re-
gionc piii povcra del mondo 
si ritroca cosi ad essere tra le 
piii ricche. ad essere una del
le regioni nelle quali gli inte
ressi imperialistici piii aggres-
sivi — quelli che conlrollano 
le fontt d'energia — stanno 
precipilandosi con una vora-
cita che e pari al silenzio che 
viene sleso su tutta la que-
stione. 

II petrolio di questa vasta 
regione si trova in una cate
na inintcrrotta di giacimen
ti sottomarini, situati in quel
lo che viene definito lo «zoc-
colo conlinentale». La pro-
spczione sistematica c comin-
ciata da appena tin paio di 
anni. ma i risultati sono stati 
impressionanti. II petrolio e 
di qualila eccellente, con un 
contenuto di zol/o estrema
mente basso. L'tsola di Con 
Son (Poulo Condore), che al 
largo delle coste sud - vietna-
mite « ospita » migliaia di dc-

tcnuti potitici in condizioni 
sub-umane («gabbie da ti-
gre» pagate dagli americani, 
c tutto il resto). riposa sul 
petrolio. L'Indonesia intera e 
circondata dall'oro nero, vi 
galleggia letteralmente sopra. 
La struttura geologica del 
fondo marino di tutta questa 
regione, ebbe a dire verso la 
fine del 1969 un esperlo amc-
ricano. «rassomiglia all'illu-
strazione di un libro di te-
sto» sulle strutture che rac-
chiudono petrolio. Un altro 
americano: « In confronto a 
quelli che si trovano al lar
go delle coste del Sud - Est 
asiatico, i depositi della Loui
siana rassomigliano ad un 
francobollo appiccicato sulla 
schiena di un elefante». 

Fra cinque anni, ha detto 
un altro geologo, ' James 
Gaunt, le cui dichiarazioni 
sono state citale dalla Welt-
woche del 22 maggio 1970. 
i campi petroliferi situati 
al largo delle coste dell'Asia 
sud - orientate polranno pro-
durre 400 milioni di barili di 
petrolio al giorno. «vale a 
dire piu della produzione to-
tale attuale deH'insieme del 
mondo occidentale ». 

Le «esigenze» 
degli Stati Uniti 
Ora. la produzione attuale 

degli Stati Uniti si aggtra sui 
dieci milioni di barili al gior
no, mentre il consumo quoti-
diano e oggi di quasi 15 mi
lioni di barili, c quello previ-
sto per il 1980 — una scaden-
za ormai vicina, considerate 
le proporzioni del problema — 
di 25 milioni di barili. molti 
di piu di quanti non ne fos-
sero stati previsti solo pochi 
anni fa. Tutto questo accade 
in una situazione in cui le 
regioni del mondo che hanno 
tradiztonalmcnte fornito pe
trolio agli Stati Uniti comin-
ciano ad essere meno «sicu-
rc» del passato: un'America 
Latina in cbollizione. un Me
dio Oriente nei quale i costi 

minacciano di aumentare ra~ 
pidamente, e in piii I'impossi-
bilita — o la non convenien-
za — di aumentare la produ
zione interna, e I'alto conte
nuto di zolfo dei petroli flno-
ra disponibiti. che si traduco-
no in costi piii elevati di raf~ 
ftnazione. Infine i grandi gia
cimenti dell'Alaska, alia fine 
di questo decennio, non for-
niranno che 2 milioni e mez
zo di barili al giorno. 

La posta in gioco e dun-
quc chiara. E' dai 1969 che, 
senza grandi clamori pubbli-
citari ma con mezzi quali le 
compagnie petrolifere non 
avevano mai sognato nei pas
sato, e cominciata la grande 
corsa al petrolio asiatico. Tut
ta la tecnotogia moderna vi 
e impegnata. dagli aerei mu-
niti di strumenti elettronici 
per la rilevazione della con-
formazione geologica. ai sa-
telliti artiflciali. Insieme, vi 
c la classica corsa ai bassi co
sti. Frenata fino ad allora 
dalla scarsila di attrezzaturc 
galleggianti per la perforazio-
ne dei pozzi sottomarini. la 
prospezionc ha preso slancio 
con la creazione a Singapore 
di cantteri per la loro produ
zione sut posto. 

La Bethlehem Steel Corpo
ration. uno dei giganli della 
cconomia americana, e la ft. 
G. Le Tourneau Inc. sono 
state le prime ad entrare in 
questa gara. con accordi di-
retli e vantaggiosissimi col 
govemo di Singapore (la 
Bethlehem conlrolla il 70 per 
cento delle azioni di un nuo
vo cantiere, la Banca di svi
luppo di Singapore solo il 30 
per cento). II coslo di una 
piatlaforma per la perfora-
zione di pozzi. che negli Sta
ti Uniti oscilla tra i 7 ed i 
10 milioni di dollari, a Singa
pore e ridotlo del 50 per cen
to. e non richiede nemmeno 
la spesa di due milioni di 
dollari per trainarla attraver
so tutto il Pacifico. cosa ne-
cessaria se fosse costruita ne
gli Stati Uniti. Seguono da 
vicino le rafflncric : la Stan
dard Oil dcll'Indiana c quel
la del New Jersey hanno in 

corso la costruzione di due 
impianti capaci di raffinare 
rispettivamente 80 mila e 65 
mila barili al giorno. «Nel 
giro di sei mesi — scriveva 
alia fine del 1969 lo U.S. News 
and World Report — l'accen-
to del Texas e divenuto l'ac-
cento predominante attorno 
alia piscina delFAmerican 
Club di Singapore». // Pre-
sidente Johnson era del Te
xas. II Presidente Nixon non 
e del Texas, ma le cose non 
cambiano per questo: Nixon, 
Tttevava ancora la Weltwo-
che, ((come il suo predeces-
sore Lyndon Johnson e lega
to al mondo del petrolio. non 
solo in quanto uomo politi
co, ma anche come awocato. 
Uno dei migliori clienti del 
suo studio legale di New York 
e la compagnia El Paso Na
tural Gas». 

Morire per 
il petrolio? 

Ecco dunque che dietro la 
rinnovata aggressicita. ame
ricana in tutta Vlndocina vi 
c — oltre al resto — Voro ne
ro. « I nostri figli dovranno 
morire per del petrolio?». e 
I'angosciosa c realistica do-
manda contenuta. secondo 
una recente nolizia dell'AFP, 
nelle lettere che da quattro
cento a cinquecento america
ni scrivono ogni seltimana al
ia commissione esteri del Se
nate americano. capeggiata 
dai senatore Fulbright. Que
sti ha girato la domanda al 
govemo. E il govemo non ri-
sponde. 

Intanto. senza clamori. la 
corsa all'accaparramento del
le risorse del sottosuolo del 
Sud - Est asiatico prosegue. 
Sei mesi dopo il colpo di Sta
to in Cambogia. qualtro mesi 
appena dopo Vintervento di-
rclto americano in questo 
Paese, il govemo thailandese 
allacciava con il «governor 
di Lon Nol delle conversazio
ni che ufficialmente riguar-

davano la « cooperazione eco-
nomica » tra i due regimi pro-
americani, e sostanzialmente 
il problema della prospezione 
delle risorse petrolifere al 
largo delle coste dei due Pae
si. La Thailandia si era gia 
fatta la parte del leone, sta-
bilendo che il suo KZOCCO-
lo continentale » comprende-
va anche una parte abbon-
dante di quello cambogiano. 

E alia fine dell'anno scor
so il presidente fantoccio di 
Saigon, Nguyen Van Thieu. 
promulgava una legge «sulla 
ricerca e lo sfruttamento del 
petrolio » il cui scopo dichia- > 
rato era quello di assicurarc 
alle imprese straniere (so-
prattutto americane, natural-
mentc) le condizioni piii fa-
vorevoli, « per attirare i capi-
tali e le conoscenze tecniche 
degli investimenti stranieri ». 
Ogni societa pub ollenere 
cinque concessioni di 20 mi
la chilomelri quadrati ciascu-
na. con la garanzia che le 
loro proprieta non saranno 
soggette a nazionalizzazioni. 
di poter raffinare in proprio if 
petrolio estratto e di espor-
tarc liberamenle i profilli. In 
febbraio di quest'anno, dopo 
la revisione in questo senso 
delle disposizioni sugli inve
stimenti stranieri. diciassettc 
societa straniere. quasi tutte 
americane. hanno chiesto 
concessioni di prospezione e 
sfruttamento. 

La storia si ripete anche 
piii a nord, lungo I'arco dei 
giacimenti. Giappone, Corea 
del Sud c fantocci di Taiwan 
hanno deciso nello scorso di-
cembre di accelerare le ricer-
che in comune dei giacimen
ti petroliferi. in aggiunta agli 
accordi che erano gia stati 
stipulati tra Stati Uniti ed i 
fantocci di Taiwan. 

Tutti questi accordi, tutta-
via, possono assicurare alle 
grandi compagnie americane 
petrolio e profttti solo a pat-
to che i «governi» che li 
hanno stipulati restino in pic-

di. Questi «governi» sono 
quello della Thailandia. mi-
naccialo da una lotta popo
lare armata e politica che si 
svolge gia sulla maggior par
te del territorio nazionale: 
quello di Phnom Penh che 
controlla appunto soltanto 
Phnom Penh, poiche i settc 
decimi del territorio cambo
giano sono liberati; quel-
di Saigon, che ognuno 
sa quanto sia perennemente 
sull'orlo del collasso: quello 
di Taiwan, che non e un go
vemo nemmeno tra virgolet-
te. essendo ridotlo alia con-
dizione di anacronistico cada-
vere politico conservato su un 
territorio che e indubbiamen-
ie cinese; quello sud - corea-
no, che si c gia. abbondante-
mente venduto sia agli Stati 
Uniti che al Giappone. 

Moniti 
molto precisi 

/ qovemi che contano. cioe 
quelli autentici. di questi 
Paesi. hanno gia dichiarato 
che considerano fin da ora 
come nulli e non avvenuti. 
priri di ogni validita, tutti 
gli « accordi» che consentano 
a Stati Uniti ed altri di de-
predare le risorse natural! dei 
rispetiivi Paesi. Lo ha fatto 
il governo rivoluzionario 
provvisorio del Sud Vietnam, 
pochi giomi fa; lo ha fatto 
appoggiando la dichiarazione 
del GRP, il governo di Ha
noi; lo ha fatto il legittimo 
govemo cambogiano e lo ha 
fatto, infine. la Cina popolare. 

II confronto in corso nel-
VAsia del Sud-Est sta cosi 
acquistando anche queste 
nuove dimensioni. Ai 'motivi 
dell' aggressione imperialista 
si e aggiunto il petrolio, un 
oceano di petrolio. difeso fi-
nora con dieci milioni e piu 
di tonnellate di bombc. Quan-
te ancora ne verranno sgan-
ciate. per tcntare di risolve-
rc una delle crisi fondamen
tali degli Stati Uniti? 

Emilio Sarzi Amttdh 

ra di quello stesso giorno, 
conversando con alcune per-
sone in piazza del Duomo dis-
se che al suo gesto doveva 
accompagnarsi il lancio di 
bombe contro il corteo da 
parte di suoi « camerati» ap-
postati in corso Monforte, al-
1'angolo con piazza San Ba
bila. Semplice vanteria di un 
«bravaccio»? Quello che e cer-
to e che merita di essere sot-
tolineato e che l'atto di que
sta mezza figura neofascista 
ebbe un seguito con un'inter-
rogazione del deputato libe
rate milanese Alberto Giorno 
il quale si rivolse al ministro 
dell'Interno per sapere come 
mai « una bandiera degli Sta
ti Uniti d'America, deturpata 
da una svastica, e stata tra
scinata per le vie senza che 
le forze dell'ordine pubblico 
abbiano fermato o in qual
che modo cercato dl impedi-
re l'oltraggio ad un vessillo 
di Stato straniero», un ol-
traggio, aggiungeva l'onorevo-
le Giorno, « che offende la sto
ria e la coscienza di coloro 
che, combattendo per la liber
ta, videro nella svastica un se
gno di morte e nella bandie
ra americana un simbolo di 
liberazione ». 

Malgrado la sconcertante co-
pertura fornita dall'on. Gio
rno, il gesto di Angelo Penati 
non va al di la della « prodez-
za » e s'inserisce in quel qua-
dro di teppismo in cui si di-
pana 1'ignobile attivita del 
neofascismo milanese. Un qua-
dro e un clima che, visto l'an-
dirivieni dei fascisti dalle lo
ro sedi alia galera, ricordano 
da vicino certe cronache di 
procedimenti giudiziari con
tro la mafia. 

Luciano Bonocore ha 26 an
ni, e nato a Napoli, abita a 
Milano, studente fuori corso, 
membro del comitato diretti-
vo milanese della Giovane Ita
lia. Nella nostra citta e arri-
vato nei primi mesi del 1969 
con una presentazione dei di-
rigenti nazionali della Giova
ne Italia che lo definiva ele
mento di « grande valore tec
nico ». Da piii parti e stato 
indicato come promotore di 
una « Volante nera ». 

La notte dell'll aprile 1969 
vennero lanciate due grosse 
bottiglie incendiarie contro la 
sede dell'ex albergo Commer-
cio in piazza Fontana, che in 
quel tempo ospitava la Casa 
dello studente e del lavorato
re, piii volte attaccata dai fa
scisti. Resto gravemente ustio-
nato Sergio Bergamini. un 
geometra, che si trovava nei 
pressi assieme ad un amico, 
Luciano Treu, anch'egli feri-
to. Due mesi dopo la questu
ra rese noto che quattro de
gli attentatori erano stati iden-
tiflcati: fra essi e'era il Bo
nocore che era stato fermato 
pochi giomi dopo l'attentato 
perche in possesso di un ti-
rapugni. Luciano Bonocore 
venne arrestato unitamente ad 
altri tre « camerati »: Marco 
Rambaldi, di 21 anni, Ugo Ber-
sani di 20 anni detto «balil-
la» e Roberto Ponzani, di 18 
anni. 

Tomato in liberta, il Bono
core venne nuovamente arre
stato il 3 ottobre 1970, essen
do stato uno dei protagonist i 
delle violenze squadristiche 
compiute il 24 maggio dello 
stesso anno, dopo un comizio 
di Almirante. 

Secondo rufficio politico del
la questura, Luciano Bonoco
re era fortemente sospettato 
di essere uno degli autori dei 
due attentati compiuti la not
te sul 3 ottobre del 70 (quel
la precedente il suo arresto 
per i fatti del comizio di Ai-
mirante) contro la Casa dello 
studente in viale Romagna e 
una lapide partigiana in via 
Tibaldi. 

Malgrado accuse, arresti e 
sospetti, Luciano Bonocore 
torna in liberta e la sera del 
29 gennaio 1971 e tra i teppi-
sti che aggrediscono sindaca-
listi davanti alia Camera del 
Lavoro, impresa per la quale 
viene denunciato a piede h-
bero. 

II 2 novembre dello scorso 
anno, mentre Tarcivescovo di 
Milano, cardinale Giovanni 
Colombo, stava celebrando 
nei Duomo la messa dei de-
funti, un giovanotto si inca-
teno ad una balaustra dell'al-
tare della Madonna dell'Albe-
ro, di fianco all'altare mag
giore e per circa un'ora lesse 
ad alta voce gli «Atti fonda
mentali del fascismo*. Arri-
varono infine i poliziotti ac-
compagnati da un fabbro che 
taglid le catene; il giovanotto 
venne arrestato per turbamen-
to di funzione religiosa. Si 
chiama Alessandro Torti, ha 
26 anni e. prima di fare il 
«numero» in Duomo. il 7 mar
zo del 1970 partecipo con al
tri teppisti all'assalto contro 
la sede del circolo ARCI «Ghe-
da» di Brescia che ospita an
che le sezioni del PCI. del 
PSIUP, il circolo culturale 
Banfi e una sezione dell'AN-
PI. In carcere, per le due im
prese, non ci stette molto per
che il 29 gennaio scorso lo 
ritroviamo, puntuale, tra gli 
aggressori davanti alia Came
ra del Lavoro. Altra breve so-
sta in galera di Alessandro 
Torti, arrestato il 30 gennaio 
e rilasciato dai sostituto pro-
curatore dott. Giovanni Caiz-
zi (quello dell'inchiesta sul 
«suicidio» di Pinelli) pochi 
giomi dopo. 

Cosi, tra un arresto e una 
scarccrazione, i teppisti, co
me vedremo ancora, acquista-
no a prezzo modico la loro 
fama di « duri ». 

Ennio Elena 


