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Cresce la tensione nel ferritorio illegalmente annesso dal Sudafrica 

Continuano gli scontri in Namibia 
La polizia uccide quattro africani 
In tre giorni sono stati assassinati sette patriot! • Addis Abeba: ripresi i lavori del Consiglio di sicu-
rezza - II delegato cinese chiede la condanna dei regimi colonialisti e I'appoggio ai popoli in lott? 

Una corrispondenza della «Tanjug » 

I preparativi 
i .. 

" " JOHANNESBURG, 31 
Secondo eccldlo in Namibia 

nel giro di tre giorni: quat
tro africani sono stat; uccist 
a Owambolende. nella Namibia 
settentrionale dove frequent! 
si sono fatti gli scontri ar-
mati fra i patrloti e la poli
zia dei Sudafrica. Secondo 11 
comunicato reso noto da! ca- . 
po della polizia sudolncani. 
generate Jubert, nel corso de-
gli scontri degli altimi giorni, 
sette aXricanl sono stati uc-
cisi e molti altri fenti. 

Le autorita razziste di Pre
toria nanno invlato d'urgenza 
nella Namibia gross! reparti 
delle forze di sicurezza. Se
condo alcune notizie, verso i 
confini della Namibia sono 
ctati trasferiti, su richiesta 
delle autorita sudalncane, 
reparti regolarl dell'esercito 
coloniale purtoghese. Ad O 
ivambolende, e in una serie 
di altre region! del Paese, la 
polizia ha effettuato arbitrari 
arresti in massa. Su tutti i 
dispacci provenienti dalla re-
gione e stata imposta la cen-
suia. 

Le attuali agitazioni nella 
Namibia vengono considerate 
come espressione della prole-
ata della popolazione africana 
contro il prolungarsl dellt. U-
lcgittima occupazione del pae
se da parte dei razzisti sud 
africani e contro gli ordina-
menti che essi vi hanno tra-
piantato. Appare signiflcativo 
che queste sanguinose repres-
sioni nel confronti del popolo 
della Namibia siano compiu-
te proprio nel momento in 
cui ad Addis Abeba e in cor
so la sessione del Consiglio 
di sicurezza dell'ONU. 

Ricordiamo qui che la Na-
mibia — gia denominata A-
frica del Sud-ovest —- e un 
vasto territorio che si stende 
fra 1 Angola e la Repubblica 
sudafricana, popolato da ap-
pena mezzo milione dl perso-
ne ma con notevoli ricchezze 
minerarie finora scarsamente 
afruttate. II territorio era sta-
to affidato all'ammlnistrazio-
ne del governo di Pretoria con 
un mandato dell'ONU: ma 
con un atto di forza e sfi-
dando le Nazioni Unite il Sud
africa si e annesso completa-
mente il paese. La tensione 
nella regione settentrionale e 
cominciata quando oel dicem-
bre scorso trediclmila operal 
africani si sono messi in scio-
pero per protestare contro le 
condizioni di lavoro schlavi-
stiche imposte dai padroni 
bianchi. 

ADDIS ABEBA. 31 
Sono ripresi stamane i la-

vor della sessione speciale del 
Consiglio di sicurezza dedica
te ai probleml deU'Alnca. Alia 
seduta non e Intervenuto il 
segretario generate Waldhelm 
che sta complendo una visita 
in Kenya. II Consi'lio ha at-
frontato oggl, in particolare, 
Tesame del progetto di riso-
luzione per la Rhodesia pre-
parato da un gruppo di Paesi 
africani: esso chiede prowe-
uimer.ti per proteggere ell in 
teressi degli africani di Rhode-
s.a e .1 richiamo. da parte 
della Gran Bretagna, della 
«commissione Pearce» inviata 
a controllare la « legallta » del 
regime razzista. 

Negli ambientl africani di 
Addis Abeba si attendono con 
molto interesse gli interventi 
che verranno fatti davanti 
al Consiglio di sicurezza dai 
dirigenti di alcuni movimenti 
di liberazione, tra cui quelli 
del Partito africano per I'm-
dipendenza della Guinea por
toghese e delle tsole del Capo 
Verde (PAIGC), del Fronte 
di liberazione del Mozambico 
<Frelimo). del Mo vi men to po-
polare per la liberazione del-
1'AngoIa (MPLA), deIl"Unione 
nazionale africana Zimbabwe 
(Rhodesia), del Congresso 
panafncano del Sudafrica 
(PCA), del Congresso nazio
nale africano <ANC), della 
TTnione del popoli dell'Africa 
del sudovest (SWAPO). del 
Fronte di liberazione dell'An-
gola (FNLA) e del Movimen-
to contro Yapartheid. E* que-
sta la prima volta nella sto
rm delle Nazioni Unite che un 
cosi elevato num-jro di rap-
presentanti di movimenti di 
liberazione — di iiversi onen-
tamenti ideologic! e program-
tnauci — hanno l'occaslone 
di farsi sen tire dal Consiglio 
di sicurezza. 

Nella seduta di questa mat-
tina e intervenuto tra gli al
tri il delegato della Cina, am 
basciatore Huang Hua il qua
le ha sottolineato il ruolo 
crescente dei popoli africani 
sulla scena mondiale 

II delegato cinese ha quindi 
rapidamente passato m rasse-
gna quanto sta accadendo in 
Rhodesia, in Sudafrica e nel
le colonie portoghesi dell'An. 
gola, del Mozambico e della 
Guinea - Bissau af fermando 
che it governo ed il popolo 
cinese appoggiano fermamen-
te i movimenti di liberazione 
nazionale in quest! tre Paesi 
• la lotta contro i reg:mi raz-
«sti in Sudafrica ed in Rho
desia. Huang Hua ha qu.ndi 
chiesto che il Consiglio di si
curezza condanni .e atrocita 
dei regimi razzisti portoghe-

- se , rhodesiano e sudafricano 
; e condanni altresl gli Stati 
| Uniti ia Gran Bretagna e tut-
« ti gli altri Paesi per l'appog 
I f i o che essi danno ai colo-
• nialisti. Ii delegato cinese ha 
' anche chiesto che I Consisho 
- di sicurezza. secondo quanto 

prevede la carta c-..e Naz.o 
ni Unite lane! un appello a 
tutti i popoli per un a - • • 

• gio concrete* e solidale a *» 
poll africani della Rno;.. . ; ( 
della Namibia, dell'Angola. 
del Mozambico, della Guinea 

; Bissau e del Sudafrica nella 
I loro giusta lotta contro Tim 
; perialismo, 11 colonialismo ed 
• U neo colonialismo, contro la 
i ̂ acrimlnazione razziale e la 

in Cina alia 
visita di Nixon 
La polem!ca conlro gli USA e lo sforzo per non ragge-
lare il clima degli inconfri — Alcuni dali econonfei 

Dal nostro corrispondente 

S0H x 

SUPEt 

T A T V AM1?1?1P AN A I N PTVA L e altrezzature per la siazione telelrasmlilente che sara 
U n A • 2 V L ¥ H J J V I V v . £ * * i n . 1 1 1 V . ' 1 - i . l ^ . impiantata a Pechino e che dovra dlramare nel mondo le 
immagini sulla visita di Nixon in Cina stanno partendo da Los Angeles per Pechino. Nella telefoto: parte del carlco 
viene traslocata a bordo di un grosso aereo da trasporto 

Per 24 ore bloccati giornali e agenzie 

I giornalisti francesi in sciopero 
in difesa della liberta di stampa 

L'agitazione proclamata in segno di solidarieta con i redattori di « Paris-Jour» soppresso piovedi dal-
I'editore - Manovre di grossi gruppi economici per concentrare le testate - Commento delP«Humanite» 

E' morfo il 
maresciallo 

Zakharov 
MOSCA, 31. 

II maresciallo Matvei Za
kharov e morto oggi. annun-
cia la TASS, in seguito a gra
ve malattia. Nato da famiglia 
contadina nel 1898 a Voilovo, 
presso Mosca, Zakharov fu uno 
dei fondatori delle forze anna
te sovietiche. Giovanissimo, 
aveva partecipato all'occupa-
zione del Palazzo d'inverno di 
Leningrado. Durante l'ultima 
guerra, combatte presso Mo
sca, aU'assedio di Leningrado, 
in Ucraina e in Estremo Orien-
te contro i giapponesi. 

Fu poi per tre anni coman-
dante delle forze sovietiche in 
Germania, vice-ministro della 
difesa e capo di stato maggio-
re dell'esercito (1960), diretto-
re dell'accademia - militare 
(1963) ancora capo di stato 
maggiore (1964) e ispettore ge-
nerale del ministero della di
fesa. 

I massimi dirigenti sovieti-
ci hanno avuto espressioni di 
cordoglio per la morte di Za
kharov e di elogio per la sua 
figura. Egli sara sepolto con 
gli onori militari sulla Piazza 
Rossa. presso il muro del 
Cremlino. 

I « feddayin » 
bombardano 

una base 
israeliana 

BEIRUT. 31. 
Un comunicato dei guerri-

glleri palestinesi annuncia 
che unita della guerriglia 
hanno bombardato con i raz-
zi istallazioni militari israe-
liane sulle alture di Golan 
(in territorio siriano occupa-
to) e hanno minato uno stra-
da militare costruita dagli 
israeliani presso la cittadina 
di Kuneitra. 

II comunicato riferisce che 
le mine sono esplose al pas-
saggio di una pattuglia israe
liana e che quest'ultima ha 
avuto morti e feriti. A loro 
volta, i razz! hanno acentrato 
in pieno» rinsediamento mi
litare. 

Buenos Aires: 
furfo di 

300 milioni 
BUENOS AIRES. 31 

Un clamoroso furto. che ha 
fruttato 300 milioni e stato 
effettuato a Buenos Aires ai 
danni della « Banca nazionale 
dello sviluppo». I! denaro e 
stato rubato dalla «Cassa con-
tanti J). mentre gli scassinato-
ri non sono giunti fino al 
tesoro principale della banca. 
Si sospatta che gli scassina 
tori si siano awalsi della 
complicita di alcuni dipsnden-
ti della banca addetti alia sor-
veglianza. I massimi organ! di 
sicurezza dello Stato sono im-
pegnati nelle indagini. Secon
do la versione della polizia 
non e da escludere che autori 
del furto siano guerriglieri 
dell'Erp («L'eserclto rivolu-
zionario popolare»). 

Dal nostro corrispondente 
PAiilGI. 31. 

Dalle 14 di questo pomerig-
gio e per 24 ore tutti i gior
nalisti francesi dipendpnti da 
quottdiani. agenzie JI stampa 
e informazione audiovisiva so 
no entrati in sciopero in segno 
di solidarieta con i redattori 
del quotidiano P a n s Jour, sop
presso giovedi scorso dal
la proprietary, signora Del 
Duca. e per attirare I'attenzio-
ne deH'opinione puobl'cv sul
la gravita dei pericoli che mi-
nacciano la vita ielia stampa 
e della libera informazione in 
Francia. 

In un comunicato pubblicato 
stamaltina. I'Unione naziona 
le dei sindacali -lei giornali
sti spiega gli ob'"tt:vi di que
sto sciopero nazionale che « ha 
un carattere del tutro e»-cez.u 
nale ^ e che non jontempia nft 
nvendicazmni salar.ali ne ai-
tre rivendicazioni suile c-ondi-
zioni di lavoro. « I giornalisti 
francesi — afferma il comuni
cato — fanno sciopero perehe 
vogliono che la *tampa viva. 
che sia indipendenie. cue la 
sua diversita sia prcservata 
o restaurata e che ia proles-
sione sia associata a tutte le 
grandi decisioni me. su scala 
nazionale o all'interno di ogni 
azienda editrice. •••ind,z:o.iano 
la qualita e I'avven.re dell'in 
formazmne » 

Soltanto negli ultimi quat 
tro mesi 250 giornalisti bono 
stati licenziati per rag.oni eco-
nomiche dai rispemvi quoti 
diani. Parigi, che nel 1945 
contava 32 quotidiam. oggi ne 
ha appena nove. La concentra-
zione delle testate, a Parigi e 
in provincia. provoca ovvia-
mente una riduzione costante 
nella diversity deirinformazio 
ne a vantaggio fella grande 

stampa generalmente lega 
ta al potere e a svantaggio 
della liberta d'opinione. 

II caso di Paris Jour e tipi-
co di un sistema che affer
ma garantire la ndipennenza 
deirinformazione: nrnostante 
le sue 300 mila copie di tira 
tura quotidiane, Paris Jour 
era in deficit, sicche la casa 
editrice Del Duca. rioridissi-
ma e in larghissimn attivo con 
le sue pubblicazioni settima-
nali e mensili di tipo evasi 
vo - sentimpntale. ha preferto 
liberarsene come i:ia qralsia-
si industna si libera d. una 
piccola impresa non sufficien 
tementp redditizia. Ni»n a caso 
il comitate di -edaz.one di 
Paris Jour, sostenuto dai 3in-
dacati dei giornalisti. ha chie 

La solidarieta 

della FNSI 
La federazione nazionale 

della stampa italiana ha fatto 
pervenire ieri ai sindacati dei 
giornalisti francesi un tele-
gramma di piena solidarieta 
con tutti i colleg;n francesi 
impegnati in una dura lotta 
per la difesa dt-lla stampa 
quotidiana e della pluralita 
della informazione. che sono 
garanzia per il mantenimen-
to di un articolato e democra 
tico confronto delle idee e 
delle opimoni. 

Nel telegramma. la federa
zione della stampa ha auspi-
cato — a nome del giornali
sti italiani, che da tempo han
no denunciato la preoccupan-
te tendenza in atto in tutti i 
paesi verso la concentrazio-
ne delle testate — positivi, 
concreti risultati alia decisa 
azione promossa dai smdaca-
ti francesi. 

sto la nomina di >in ammini-
stratore giudiziario sotto il cui 
controllo la redazione coi:ta di 
riprendere la pubblicazione 
del giornale, gara.itendu alia 
prjprieta i suoi diritti. Per in 
tanto il personate della reda 
zmne e dell'amministrazione 
continua I'occupaztoue dei lo 
call del quotidiano. con.incia.a 
il giorno stesso della morte d 
Paris Jour. 

Ma la crisi della stampa 
quutidiana non dipeade sol tan 
to. qui come altrove. dalla di 
minuzione dei profitti che 
spmge propnetari d. testate 
poco scrupolosi a disfarsi del 
giornale o a cederlo a case 
editrici piu potenti. Nel suo 
editonale di stamaltina I Hu 
manite cita il blocco de: prez-
zi di vendita dei quotniiani 
dal 1968 mentre tutti gli altri 
prezzi industrial) -mno aumen 
tan. I'aumento -Hie tar:fte 
postali, del prezzo oeila carta 
e dei trasporti. rintrt)d.'Z:tine 
della pubblicita alia teievis.n 
ne che ha privato i quotidia 
ni di una parte "leile !nro en-
trate e infine il regime di 
monopolio lasciato alle mes-
saggerie Hachette the prele-
vano una rilevante perccntua 
le sul prezzo d: '*»stfc»a enme 
dintto di distnbuzione. Se a 
tutto questo si i ^ i u n g t ia 
concorrenza deirinformazione 
audiovisiva. si avra u qt aaro 
completo delle raj;oni che ri 
sclnano di creare ,i-in vuoti 
nella stampa quotidiana. 

La battaglia insaizgiata dai 
giornalisti francesi e dunque 
una battaglia di orincipio che 
riguarda if modo stesso d: pre-
servare la pluralita delle opi 
nioni neirinformazione: per 
questo e seguita . -m interesse 
dall'opinione pubblica 

a. p. 

Perche la stampa viva... 
^ Oggi, sciopero perche la 

stampa viva!»: cosi, con un 
vistoso tttolo di apertura. 
fHumanite ha annunctato la 
decisione dell'Untone dei stn 
dacali dei giornalisti francesi 
di bloccare per 24 ore tutta 
Vintormazione scritta e ra-
dioteletrasmessa. Una decisa 
risposla al provocatorto atteg 
giamento del padronato della 
editoria e un responsabile mo 
nito al governo. 

Come in Italia, anche in 
Francia, e nella Cermama fe
derate tnon a caso il congres
so straordtnario del partito sa 
cialdemocrattco tedesco ha 
proposto radtcalt misure di n 
format esplode, in lulla la sua 
aculezza, if problema dell'in 
formazione Aumenti dei costi, 
introduzione di nuove teem-
che. concorrenza tra 1'mjor 
mazione slam pa ta e quella te 
levtsiva. questi ed altri pro 
blemi vengono. tuttt insieme 
e per la prima volta. por-
tali all'allenzione dell'opinto-
ne pubblica dell'occidente eu-
ropeo. Commentatori autore 
voli scendono in campo, ci-
tando perftno Hegel, per chie 
dere ai mpcliticitt di interve-
nire. Finalmente tutti sem-
brano concordi ncll'estgerc 
che le organizzazionl sinda

cali e professionals dei giorna
listi agtscano politicamente 
per conquistare nuovi diritti. 
nuovi mezzi e nuovi polen al
ia stampa. 

Chi, come not giornalisti co-
munisti, sempre ha sostenuto 
questa Unea e, conseguenle-
menle, ha agilo per porre il 
problema di una nforma del 
Vinformazione scritta e radio-
televisivu. come una grande 
questione di sviluppo della de 
mocrazia, non pud oggi. di 
fronte alia piu largo prcsa di 
cosczenza di questi problemi 
non essere soddisfatlo Mu 
dobbiamo subito aggiungere 
che non basla, anche scomo 
dando Hegel, limitarst ad in 
vocare genenche e indtscrimt 
nate provvidenze. II smdaca-
to dei giornalisti francesi, gin 
stamente. nel suo appello al 
la lotta spiega che dietro la 
chiusura del quotidiano Par;? 
Jour vi e una precisa mono 
vra di potenti gruppi capita 
listkn che vogliono sempre put 
concentrare tutta Vinformazto 
ne nelle loro mam. Non certo 
diversa e la situazione ital ana 
Fabbricanti di automobili e 
petrolieri che sono t piu im-
portantt meditori* del nostro 
Paese giocano forte e guarda-
no a Parigi per vedere quello 

i che si pud fare a Torino, • 

Mllano o a Roma E che gio
cano forte lo pror<i il fatto 
che. mentre parlano di dtfft-
colta nel far vivere i quoti
diam da loro finnnzialt, non 
disdegnano discorsi sulla poi-
sibiltld di dar vita a loro 
emittenli radiotelevtxtve Non 
si tratla quindt in mollt cast. 
solo di difficolld economtche 
da sanare con legittune prov
videnze governatne. la grave 
situazione dell editoria richte-
de una indagine piu appro/on-
dita. Bisugna innanzuutto. co
me gtustamenle ha chiesto an 
che il sindacalo dei giornali
sti italiani. tndirizzare le prov 
videnze a favore dei quoti 
diani basandosi su scelte e crt 
ten precisi. 

I giornalisti francesi hanno 
posto questi temi al centra 
della loro giornala dt lotta e 
ad essi espnmiamo la nostra 
completa solidarieta In Ita
lia dobbiamo seguilare, con 
maggior vigore, la dijliale bat 
taglta per battere ogni chiu
sura corporatii-a e imporre if 
problema dell'tnformazione co
me elemento qualificante del
la piu generate lotta per la 
crescita democrattca del Paese, 

AUssandro Curzi 

BELGRADO, 31 
La Cina- senve da Pechino 

il corrispondente della Ta
njug Stiepan Pucak, si pre-
para alia prossima visita 
del Presldente Nixon. Le 
vie e le plazze lungo le qua
il passano dl solito gli emi
nent! vlsltatori stranlerl ven
gono risistemate e addobbate 
con nuovi slogan. 

Mentre da una parte — con
tinua il corrispondente della 
Tanjug — la Cina cerca dl 
convincere i suoi alleatl del 
suo immutato impegno antlm-
perlaiista nonostante la visita 
di Nixon, dall'altra parte si 
sforza di non raggelare II cli
ma ntl quale st svolgera la vi
sita stessa e neppure dl ml-
nimlzzarne l'lmportanza. Lo 
testlmonlano I preparativi che 
per quanto non vlstosl assu-
mono nella prassl cinese un 
rilievo politico. 

NelPultlma corrispondenza 
apparsa Pucak scrive tra I'al-
tro cne lo scorso anno sono 
state avviate in Cina « centi-
nala di opere crucial! »: e cloe 
centri per la produzione dl 
ferro e acclaio, un complesso 
petrolchlmico. ferrovle, fab-
brlche di motor!, dl ca-
ta. ecc. Non cl sono datl sul
la capacita produttlva di que
sti impianti poiche le statlstl-
che soffrono ancora in Cina. 
almeno ufficialmente. dl gran
de discredito «un gioco inu
tile con le cifre » come le ha 
recentemente definite il Gem-

mlngibao. Tuttavia, per la 
prima volta nel giorni scor-
si sono state fornite ci
fre riguardanti alcuni la
vori di sistemazione idrogeolo-
gica del paese. Datl parziall e 
incompleti ma dai quali ri-
sulta ad esemplo che l'anno 
scorso sono stati effettuati la-
vor5 the hanno comportato lo 
spostamento di 5 miliardi dl 
metrlcubi di terra. Una cifra 
a prima vista inverosim'.le 
poiche corrisponderebbe ad 
un argine alto un metro e 
lararo altrettanto che facesse 
125 volte 11 giro della terra. 
Ma aggiunge il corrispondente, 
occorre tenere sempr^ presen
ts che la Cina ha BOO milio
ni di abltanti. 

Pucak scrive anche che e 
in corso in Cina una vasta 
azione di integrazione fra la
voro intellettuale e lavoro 
manuale. 

Ma questo movimento dl 
massa non avviene senza dif 
ficolta e senza probleml. La 
stampa cinese ha infatti ri-
portato e criticato numerosl 
casi di resistenza: in una 
scuola secondaria della pro
vincia dell'Honan gli studenti 
hanno assunto lo slogan «ar-
rivare piu tardl possibile al 
baccalaureato per raggiungere 
il piu tardl possibile 1 villae 
gi ». La regola non scritta ma 
ormai diventata prassi secon
do la quale nessuno dopo le 
scuole secondarie notesse ac 
cedere ai corsi superiori sen
za aver passato alcuni anni 
a lavorare fisicamente. incfr 
mincib ad essere attuqta dti 
rante la rivoluzione culturale. 

Arturo Barioli 

Scambi nel 1972 

fra ceoperatori 

italiani e sovietici 
Un contratto che prevede 

nel 1972 interscambi per 5 
milioni di dollar! 6 stato fir-
mato tra i cooperaton italia
ni e quelli sovietici. L'accordo 
e stato raggiunto tra 1'orga-
nizzazione italiana della Le
ga delle cooperative e mutue 
e quella analogs sovietica, Ia 
Centrosoyuz. 

I cooperatori sovietici for-
niranno all'Italia psllame. er-
be mediche e per uso indu
s t r i a l e marmeliate. A loro 
voita. i cooperatori italiani 
fornlranno alKURSS manufat-
ti. articoli di maglleria. cat-
zature ed altri beni di con-
sumo. 

I cooperatori italiani inoltre 
hanno fornlto all'URSS l'at-
trezzatura completa per un 
grande magazzino di frutta 
che verr& costruito In Ucrai
na. 

Delegazione 

ungberese 
ospite 

della CGIL 

i*^ w.<!(«i'->1-.iftt*2.»*--»..Xi£i3 -mri^lili*Vrtxl"'&**r'rlHiL-&-,i.lil*. •* '< >v\!*'n . 4s*_. •lilzo ii.\3K.»-',.»• ,V.A^ .<-/.'• .v.ja^'-Xu^*I«fj^*i*J#A£j*.'*ffifc5i»rtA^<»»Ni!i 

E" arrivato a Roma, su in
vito della CGIL. una delega
zione sindacale ungberese che 
soggiomeiii in Italia fino al 
6 febbraio. 

La delegazione. c o m p o s e da 
S3ndor Gaspar, segretar.o ge
nerate de] Comitato csncrale 
dei s i n d a c a t i ungharesi 
(CCSUl. Laszo Gal e lozsef 
Timmcr. segretari. Perenc 
Szaiay. collaborator dell'uffi-
c.o lnternaz&nale. e siata ri
ce vuta alia staz.one Termini 
dal Segretario generale della 
CGIL Luciano Lama, dai se
gretari confederal! Mar.o Di-
do. Aldo G.unti. Gino Guerra. 
dal responsabile dell"ufficio 
internazionale, Umberto Sca-
lia. • 

Icri mattina sono iniz'ati i 
colloqui tra la delegazione e la 
segreterla della CGIL nel 

Suadro del programma stabl-
to. 
Nel corso della loro perma-

nenza 1 sindacalistl ungheresl 
vlsiteranno le camere confe
deral! del lavoro di Torino e 
dl Milano ed avranno Incon-
trl con gli organism! dirigen
ti e con 1 lavoratori. 

Progetto di legge 

presentato dal PCI 

Piano 
pubblico per 
I'industria 
mineraria 

Nuova configurazione 
dell'Enle minerarlo na
zionale e regionale 
Fondo di 450 miliardi 

I parlamentari comunisti h»»n-
no presentato al Senato (fir-
mato da Luigi Pirastu. Fusi. 
Sntgiu ed altri) ed alia Camera 
(flrmnto da Cnrdia. Colajanni. 
D'Alema e altri) un progetto di 
legge per la creazione di un 
ente minerario mctallurgico. La 
legge del 1959 sulle Partecipa-
zioni statali prevedeva un Ente 
di gestione aziende minerarie 
che non e slato mai effettiva-
mente organizzato dal governo. 
Nel 1971. riesumando la sigla 
(EGAM) il ministro Flaminio 
Piccoli si e avvalso del deli
berate di 12 anni prima per 
raggruppare sotto un'unica di-
rigenza varle attivita: la Na
zionale Cogne. Breda Siderurgi-
ca. SIAS Acciai specinli. Tecno-
cogne. SIMATES. Cognetex. Nuo
va San Giorgio (produttrici di 
macchine tessili). ISAI (attivita 
industrial! varie a Roma). Ac-
ciaierie dl Modena. Acciaierie 
del Tirreno (da coslruire a Mi-
lazzn). SADEA (da impiantare 
in Valle d'Aosta). Recentemen
te 1'EGAM ha poi deeiso di rile 
vare un'azienda Montedison 
« complementare» ad un dise-
gno di raggruppamento di alti-
vita nel campo degli acciai spe 
ciali. delle leghe e superleghe 
che utilizzano svariati elementi 
minerali. 

II meno che si nossa dire e 
che l'« operazione Piccoli » sna-
tura completamente la direttiva 
del 1959 Le attivita minerarie 
rimangono fuori: non viene rac 
gruppata I'AMMI Azienda mine 
raria quasi totalmente pubblica 
in gravi difficolln nronrio nnr il 
suo carattere asfiUico; rimane 
fuori la partecipazione IRI nel
la Monte Amiata: non si tiene 
conto dell'esistenza di enfi re
gional!' chimici minerari gia co 
stituiti in Sirilia p Sardpgnn o 
che potrehbero sorgere in altre 
regioni per fare una poIitit-;« 
di pieno utilizzo delle risorse 
minerarie nazionali. 

RISORSE - Piccoli ha rispol-
verato le chiacchiere del tem 
po fascista sull'« Italia povera 
di risorse » proprio nel mentre. 
con la dispersione degli sforzi 
e la mancanza di progetti di 
sviluppo integrato miniera tra 
sformazione industriale. il suo 
governo si rende responsabile 
della dispersione anche di cid 
che c*e. L'approvvigionamen'o 
di materie prime all'estero. in 
tegrativo di un buon uso delle 
risorse nazionali. e d'altra par 
te earattenstico di tutte le eco 
nomie moderne in paesi gran 
di e piccoli. poveri o ricchi 
di questa o quella materia. Si 
tratta di sapere come si fa: 
partecipando ad imprese di 
sfruttamento imperialistico. in 
congiunzione con i gruppi finan 
ziari internazionali. oppure con 
leali e dirette trattative da go 
verno a governo. attraverso lo 
scambio di capacita tecniche. di 
capitali. di garanzie recipro 
che circa gli sbocclu; insomma 
attraverso la cooperaz>one da 
pan a pari con gli altri paesi 

PROGETTO — La legge pre 
sentata net due rami del par-
lamento chiede all'EGAM di 
presentare un programma quin-
quennale die preveda ammon 
tare degli investimenti. consi-
stenza dell "occupaz one. iniziati-
ve di verticaiizzazione miniera 
industna. spese di ricerca e as 
setlo delle imprese (partecipa 
zioni all'estero). 

II programma dovra essere 
trasmesso al Parlamento. ai Sin 
daeati e alle Regioni: il Par
lamento ne decide I'approvazio-
ne. L'EGAM. assorbite I'AMMI 
e le azioni IRI nella Monte A 
miata. agira con iniziative con-
giunte alle quali parteciperanno 
sia gli altri Istituti d'mtervento 
che gli Enti minerari regional! 
Anzi. per sviluppare gli enti 
regionali I'EGAM viene mcari 
cato di finanziarli c-on 150 mi 
Iiardi di lire in contributi per 
1'esecuzione dei piani. 

Conferenze regional! con la 
partecipazione di enti locali e 
sindacati dovranno precedere la 
elaborazione e discutere i con 
suntivi dei programmi. 

Per questi scopi e previsto il 
conrenmento di un fondo di do-
tazione di 450 miliardi di lire. 
E' previsto che I'EGAM possa 
procurarsi altn capitali sul mer-
cato. con prestiti obbligaziona 
ri. facolta questa che hanno 
anche IRI ed EM ma che vie
ne adoperata soltanto in misu 
ra limitata ad alcune operaz<o-
ni ad alto profitto. 

CONTROLLO — Per la par 
te nguardante la direzione po-
litica e quindi il controllo so-
ciale sull'tXiAM il progetto n 
calca le linee esprease nel re 
ccnte progetto del PCI suite 
Partecipaz.oni statali in genera 
le. Sono previsti diversi momen 
ti: obbligo di programmare; la 
possibilita per il Parlamento di 
intervenire a modiricare i pra 
grammi; la conferenza regiona 
le; 1'informazione obbligatona 
ai sindacati ed ai lavoratori. Si 
tratta di pnncipi generali, i pn 
mi passi da lare per giungere 
ad una democratizzazione il cui 
avanzamento e legato alia tra 
sformazione dello Stato nel suo 
complesso. La fase dell'Ente re 
gionale rappresenta. in questo 
quadro. un elemento di maggior 
forza in quanto gli Statuti re 
gionali — a differenza delle 
Partecipazioni statali — preve 
dono la presenza dcterminante 
di rappresentanli elettivi negli 
organi di gestione. Ad aprile le 
regioni aventi interessi minera
ri terranno a Firenze una con
ferenza nazionale il cui scopo e 
di rafforzare la spinta ad un 
piano democratico di settore. 

Lettere— 
all9 Unita 

Quando si va alia 
TV in compaguia 
degli agrari 

In risposla alia • lellera a-
perta» dl Feliciana Rossltto, 
segretario generale della Fe-
derbracicanti CGIL, da not 
pubbllcata 11 27 gennalo scor
so, 1'archltctto Bernardo Ros
si Dorla ha inviato a Rosslt
to una replica che qui pub-
bllchlamo con una breve nota 
dl risposta. 

Parlavo per conto di «Ita
lia Nostra» che come lei di
ce sta svolgendo da anni una 
battaglia democratlca e pro-
gressista. Non ha senso dun
que un suo attacco persona
te, giacche esprimevo un in-
dirizzo che ho sempre con-
tribuito ad elaborare. 

Non vado a caccla ne con 
il marchese Diana, che ha 
frequentato scuole e ambien-
ti diversi dai miei, ne con 
altri. Avevo dunque pieno di-
ritto dl esporre le oplnioni 
di «Italia Nostra » e mie che 
lei ha forse seguito troppo 
dtstrattamente e che non po-
tevano coincidere con gli in
teressi dei proprietari terrie-
ri. 

Non capisco infatti perche 
nella sua lettera non si par
ti di quel che ho detto in 
quelle due trasmissioni; for
se per dare I'impressione che 
io abbia difeso gli interessi 
dei citati proprietari terrieri 
mentre i fatti testimoniano if 
contrario. 

Dinanzi alia nascita dl un 
interesse da parte di orga
nizzazionl del lavoratori per 
i problemi dell'ambiente, 
avrei preferito pensare che 
I'idea secondo cui la natura 
sia in ogni caso un prtvlle-
gio dei ricchi, fosse supera-
ta. Evidentemente qualcuno e 
rimasto ancora su poslzloni 
arretrate tanto piu che il suo 
intervento, mentre contesta 
giustamente le posizioni della 
Confagricoltura, sembra accet-
tare la logica non meno dan-
nosa per i lavoratori del gran
de capitate industriale. 

I contadini calabresi infat
ti, ove si continui sulla stra-
da dello sviluppo che lei pre-
giudizialmente sembra dif en-
dere, rischiano di doversene 
andare infoltendo la schiera 
degli emigrati nelle zone « rtc-
cheo, lasciando il campo li-
bero alia grande e tecnologi-
ca raplna delle risorse della 
Calabria. 

Con cordiall saluti. 

BERNARDO ROSSI DORIA 
(Roma) 

La mia «lettera aperta» 
criticava la presenza dell'ar-
chitetto Bernardo Rossi Do-
ria ad una manifestazione pro-
pagandistica televisiva della 
Confagricoltura, le cui posi
zioni egli non ha il diritto di 
ignorare. Non si meravlgli, 
quindi, se un dirigente sinda
cale. come me, si 6 risentito 
anche in nome del prestigio 
di a Italia Nostra». Chi ha 
certe responsabilita non pub 
frequentare certe compagnie 
neanche per ingenuita. 

Quanto alia Calabria, Ber
nardo Rossi Doria si sbaglia. 
I calabresi non rischiano di 
a doversene andare infoltendo 
la schiera degli emigrati» 
ove si continui sulla strada 
dello sviluppo industriale. No, 
egregio architetto, oltre 400 
mila calabresi se ne sono gia 
andati per la mancanza dello 
sviluppo agricolo e industria
le e cid per responsabilita 
degli agrari sfruttatori, degli 
industrial! del nord e del go-
vernL Ora proprio perche ;a 
natura non pud essere privi-
legio dei ricchi, essa non ia 
si conserva senza l'uomo e la 
sua vita. Per questo non ba-
sta attestarsi su una linea di 
conservazione. ma bisogna 
avere una linea anche di tra-
sformazione e di creazione di 
un ambiente naturale civile e 
umano prendendo posizione 
contro lo sfruttamento (e gli 
sfruttatori) e contro la rapl
na (e i rapinatori) delle ri
sorse naturali e umane. ff. r.J 

E* la donna che 
non legge 6 e 
il giornale 
che non va? 

a I compagni non fan-
no nulla per educare le 
donne alia lettura ». 

Cara Uniti, 
purtroppo" e " veto che le 

doime teggono poco e male 
perche in genere si tnteressa-
no piu ai fatti spiccioli, per-
sonali e locali. Ma i che le 
donne non sono preparole ne 
dall'educazione ni dal posto 
che occupano nella societa, 
ad interessarsi alle questioni 
generali, sia politlche che so-
aalL Non hanno una visione 
globale della societa perche 
i loro compitt sono in gene-
re di tipo pratico e margina-
le. Gli uomini stessi, siano 
compagni o no, non fanno 
nlente per aiutarle ad edu-
carsi diversamente, e do e 
purtroppo comprensibUe. Pe-
rb sarebbe auspicabile che le 
donne commciassero ad edu
care se stesse, proprio tnteres-
sandosi anche ai probleml del 
mondo e non solo della fami
glia. 

Non e il giornale che deve 
adattarsi alia donna ma vice-
versa e la donna che deve 
capire che la sua vita diverra 
piu completa quando si sara 
resa conto che ogni suo pro
blema personate e familiare 
non e che Vemanazione di un 
altro piii grosso problema ge
nerale. Non e facile, ma e so
lo cosi che la donna potra su-
perare I'eterna barriera che 
come un diaframma la sepa-
ra dai suoi stessi flgli appena 
essi crescono. Chissa che Vinl-
aiativa del quotidiano nella 
scuola non possa contribute 
ad educare m questo senso 
anche le future donne; non 
potrebbero gia ora essere co-
involte le madri se si tnteres-
sassero di questi lavori di ri
cerca svoltl dai loro flgli a 
scuola? Forse l'tmita potreb-
be ogni tanto dedicare una pa-
gtna alia donna. Non alia ma-
dre o alia moglie. Proprio al

ia donna, alia sua intelligenza 
che e spesso mal utilizzata. 

Cart saluti a tutta la fami
glia della nostra Unita. 

MARIA GOFFI 
(Milano) 

c( ISUnita e un giorna
le piu adatto ai lettori 
molto politicizzati ». 

Cara Unita, 
leggevo nella rubrlca «Let

tere al/'Unitan quello scritto 
di un lettore e compagno il 
quale faceva osservare che 
il nostro giornale non e trop
po adatto per tutti. L'osser-
vazione la trovo gtusta: il no
stro e un quotidiano che va 
bene per quel compagni che 
sono piu addentro all'attivltd 
politico, che sono molto poli
ticizzati. Esso presenta invece 
notevoli dlfflcolta per coloro 
che non sono preparatl politi
camente e che non hanno an
cora molto I'abitudine alia let
tura. Su questo sono d'accor-
do col compagno Muti di Reg-
glo Emilia: anzi, vorrel ag. 
giungere che le difflcoltd che 
quel compagno illustrava a 
proposlto della moglie, a mlo 
varere valgono anche per i 
giovani e le ragazze che non 
sono politicamente attivl. 

Per passare a proposte con
crete, io credo che sarebbe 
necessarlo che il nostro gior
nale sollecltasse un apporto 
critico, informativo e di colla-
borazione da parte dei lettori 
e delle lettricl, in modo da 
adattarlo sempre dl viii a lar-
ghl strati dl popolazione, sen
za per questo perdere quella 
giusta caratteristlca di quoti
diano di partito. 

ELIO PULZONI 
(Villa Cortese • Milano) 

« Io lo considero pro
prio il giornale piu in-
dicato per le donne ». 

Caro direttore, 
vorrel dare anch'lo un sem-

plice giudizio su l"Unita che, 
al contrario della moglie del 
compagno Muti di Reggio E-
mllia, considero un giornale 
adatto a tutti. Penso anzi che 
dovrebbe interessare partico-
larmente le donne, perche 
spesso tratta probleml pro
prio nostri. 

Io sono una compagna ca-
labrese, con poca istruzione 
e tante faccende quotidiane 
sulle spalle. ma trovo sem
pre un po' di tempo per da
re un'occhiata a questo no
stro giornale al quale slamo 
abbonati da anni e verso il 
quale slamo tutti affezionati. 
Se quella compaana dice al 
marito che l"Unita non e a-
datta per le donne, e ci so
no altre donne che la pen-
sano alia stessa maniera, se
condo me la colpa e proprio 
degli uomini che anche se 
sono comunisti a casa non 
parlano di politica. 

A casa mia quasi tutti i 
giorni mio marito arriva con 
lTlnita. in mano, e a me e 
alle nostre tre flglie parla 
dl questo o di quell'altro ar-
ticolo che sa ci pub interes
sare. Parliamo di politica e 
ne abbiamo visto it frutto: 
le raqazze, di loro scelta, sen
za che ne io ne mio marito 
glielo sia chtesto. sono an-
date in sezione e hanno do-
mandato la tessera del par
tito. Di questo noi genitori 
siamo molto orpoqltost. ma 
dobbiamo dire che questo ri-
sultato e in gian parte do-
vuto proprio al fatto che in 
famiglia si e letto insieme 
per anni lTJnita 

Cordiali saluti. 
MARIA ROCCA 

(Catanzaro) 

Ringraziamo 
questi lettori 

Ci e lmpossibile ospitare 
tutte le lettere che ci perven-
gono. Vogliamo tuttavia assi-
curare i lettori che ci scrivo-
no, e i cui scritti non ven
gono pubblicati per ragioni di 
spazlo, che la loro collabora-
zione e di grande utility per 
il nostro giornale, il quale 
terra conto sia dei loro sug-
gerimenti sia delle osservazio-
ni critiche. Oggi ringraziamo: 

• Un'orfana di guerra», Ca-
gliari; Maria BORELLINI. A-
prilia (*Sono invalida del la
voro e ricevo una pensione 
di 24 mila lire riscuotibile o-
gni bimestre. Quella che a-
vrei dovuto ritirare il 12 di-
cembre non mi e stata anco
ra data. Ma non si rendono 
conto t responsabilt di tali ri-
tardi che per noi queste pen
sion! sono necessarie per r i-
vere?»); Un gruppo di ven
ditor! ambulant! della Piera 
di Sinlgallia, Milano; Mario 
MALAGNINI, Taranto ft Mi 
sono trasferito da Trezzano 
sul Naviglio a Taranto. Ho 
chiesto un rapido passaggio 
della mia pensione ma que
sto non e ancora awenulo. Ho 
maturato il bimestre dicem-
bre-gennaio e la tredicesima 
ma nulla ho ricevuto. Vorrei 
che la questione fosse segna-
lata all'INPS di Milano affin-
che proweda. II mio cerlifi-
cato dl pensione e: VO/A 
IL 1217361B). 

Ezio VICENZETTO, Mila
no; Aldo NAVA, Voghera (mha 
trasmissione su Don Sturzo, 
in onda la sera del 1$, ha da-
to un'ulteriore conferma del-
Vestrema reticenza ed evasi-
vita con le quali i dirigenti 
televisivt sono usi raccontare 
le vicende storiche piu scot-
tanti sul nostro Paese, sotto 
Vapparenza di una analisi o-
bietttva e approfondita *); Al
do BORDOGNA, Milano; Ro
salia SIMONETTT, Milano 
(*La signora Vittoria Leone. 
moglie del Presidente della 
Repubblica, si compiace del-
Velegama dell'attrice Rossella 
Falck. Vi e da sperare che 
la signora scriva presto un'al-
tra lettera rivolta agli abitan-
ti dei bassi dl Napoli, agli 
attendati siciliani e a quelli 
costrettl a vivere con pensio-
nl di fames); P P . Chiusi 
Scalo; Giovanni 2ANOLI, Bo
logna; C. GIACOMETTI, To
rino; Paolo ZUCCHINI, Fto-
dOTB. 
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