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La stampa italiana e il viaggio di Nixon 

LA «SCOPERTA» 
DELLA CINA 

Commenti abbastanza misurati e prudenti nell'insieme, ma resiste tuttora 
il malcostume provinciale che riduce i grandi fatti del mondo a occasioni 
di polemica interna anticomunista — Codismo e nostalgie « metterni-
chiane» — La linea delta coesisfenza si vendica dei suoi detrattori 

Del viaggio di Nixon in 
Cina e delle prospettlve nuo-
ve, inevitabilmente ancora 
incerto, che esso ha aperto 
alia politica mondiale, si e 
discusso molto e ancora mol-
to si discutera, poiche even-
ti simili sono destinati a ri-
velare col tempo tutta la 
loro elTettiva portata. Non 
e questo quindi il punto su 
cui vorremmo ora soflermar-
ci, quanto piuttosto analiz-
zare alcune reazioni di stam
pa italiana: se nc possono 
trarro utili indicazioni per 
il futuro. 

Nell'insieme — va detto 
— i commenti sono stati 
abbastanza misurati e re-
sponsabili, non privi di una 
certa prudenza, che la no-
vita e la vastita dell'avveni-
mento del resto consiglia-
vano. Non si e pero rinun-
ciato del tutto neppure in 
questa occasione ad un vec-
chio malcostume provincia
le, caratteristico di tanta 
parte della stampa italiana, 
che consiste nel guardare i 

grandi fatti del mondo con 
la pic-cola ottica deforman-
to della polemica politica 
interna (che per molti non 
6 altro che anticomunismo). 

Prendiamo la stampa bor* 
ghese cosiddetta d'informa-
zione. Intanto e una stampa 
che ha « scoperto » la Cina 
assai di recente: non pro-
prio come quella america-
na, per cui la scoperta del
la Cina risale solo agli ulti-
mi mesi, ma giii di li. La 
Cina popolare esiste da 22 
anni, arco di tempo che si 
e soliti considerare come 
quello di una intera gene-
razione. Non ci voleva mol-
ta perspicacia per accorger-
seno prima. Suona abbastan
za ironico, ad esempio, leg-
gere sotto la penna del di-
rettore del Messaggero, e-
nunciate come rivelazioni, 
osservazioni che si sarebbe-
ro benissimo potute fare 
— e che altra stampa nel 
mondo, fra cui la nostra ha 
fatto — 15 o persino 20 an
ni fa. 

Sempre a rimorchio 
della Casa Bianca 

Fin qui siamo tuttavia so
lo nel folklore politico no-
strano. Vi e dell'altro, Jac
ques Amalrik, corrispon-
dente del Monde a Washing
ton, che e un osservatore 
dell'America serio e scan-
zonato, parlava giorni fa 
della perplessita in cui de-
ve dibattersi il cittadino del 
Middle West americano da-
vanti al comportamento di 
Nixon in Cina, se ha la Ven
tura di ricordarsi come quel
lo stesso Nixon, in un non 
dimenticato dibattito tele-
visivo con John Kennedy 
durante la campagna elet-
torale del 1960, accusasse il 
suo rivale di essere < molle 
verso la Cina >. Egli tuona-
va: « Bene, che cosa voglio-
no i comunisti cinesi? Non 
vogliono soltanto Quemoy e 
Matsu (le due isole cinesi, 
assai prossime al continen-
te, che al pari di Formosa 
sono ancora sotto il control-
lo degli americani e di 
Ciang, n.d.r.). Non vogliono 
soltanto Formosa. Vogliono 
il mondo intero ». Oggi Ni
xon sembra cambiato in 
meglio, ha finalmente capi-
to alcune realta del mondo 
e, se anche non ci e facile 
sapere che cosa ne pensa 
l'clettorc del Middle West, 
noi ne prendiamo atto. 

Ma e cambiata nel frat-
tempo certa stampa italia
na? Se si sfogliano le colle-
zioni della Stampa o del 

Corriere, non vi e bisogno 
di risalire al 1960 per tro-
vare pari pari affermazioni 
come quelle del vecchio Ni
xon, ripetute quasi ogni 
giorno con altrettanta dra-
stica sfacciataggine. - Ora, 
Nixon, pud anche non far-
si l'autocritica; la fa con i 
suoi atti. Ma per Stampa e 
Corriere le cose sono un po' 
diverse. Tanto piu che, in 
fondo, essi non sono cam-
biati, poiche hanno modifi-
cato, e vero, i loro giudizi, 
ma lo hanno fatto, su per 
giu, quando si sono accorti 
che anche gli americani li 
andavano modificando. Que
sto non e cambiare: e se-
guire gli avvenimenti con 
la stessa preoccupazione di 
codismo. 

Sorprendente allora — ma 
anche divertente per chi 
non sia insensibile a certe 
ironie — e leggere sul Cor
riere che di fronte agli svi-
luppi dei rapporti cino-ame-
ricani saremmo noi, comu
nisti, gli « imbarazzati » e 
i « perplessi ». (Al giornale 
milanese devono essersene 
accorti, perche poi l'hanno 
subito piantata). Sorpren
dente soprattutto perche la 
grande speranza del Corrie
re, mentre tutto attorno a 
noi evolve tanto in fretta, 
e che il mondo non cambi 
mai, anzi, se possibile, tor-
ni indieiro. 

Un attribute essenziale 
dell'azione rivoluzionaria 

Non si e rallegrato il suo 
direttore perche crede di 
avere < riconosciuto in Mao 
l'eredc dei famosi impera-
tori cinesi » e in Ciu En-lai 
< un comunista cui non 
manca il piglio dell'antica 
aristocrazia cinese >? Ne 
era meno impressionato lo 
stesso articolista dalle doti 
« metternichiane > di Kissin
ger, il consigliere del pre-
sidente americano. Aria di 
un « mondo d'ieri », scrive-
va con tono di chi si sta 
fregando le mani. E' chiaro 
che l'ideale del Corriere e 
un mondo che assomigli a 
quella che era l'Europa di 
Metternich 150 anni fa, sen
za neppure capire, in quel 
momento di sincenta, quan
to assurda — quindi perico-
losa — sia una simile visio-
ne al giorno d'oggi. 

Ormai d e l l e nostalgie 
« metternichiane > che aleg-
giano alia Casa Bianca — 
sottili giochi di equilibrio 
fra potenze diverse, allean-
ze e intese palcsi o occulte 
che si intrecciano e si bi-
lanciano tra loro, segreto di-

segno egemonico per una 
politica di conservazione in 
un mondo rivoluzionario — 
se ne sono accorti tutti; ma 
sono proprio i punti della 
politica del binomio Nixon-
Kissinger che suscitano nel-
Ia stessa America piu ri-
serve e diffidenze. II mondo 
non torna indieiro. Per noi 
cio che e accaduto a Pechi-
no lo conferma una volta di 
piu. La cosa pud spiacere al 
Corriere e alia grande bor-
ghesia italiana. Peggio per 
loro. 

Non si vede invece quale 
interesse possa avere un 
pacse come I'ltalia in un 
gioco, quale quello che sem
bra vagheggiare il giornale 
di Milano. La vera alterna-
tiva alle «crociate» del 
passato non sono gli « equi-
libri > incerti di Kissinger, 
ma e quella cocsistenza pa-
cifica, che al Corriere e al
ia Stampa non e mai piaciu-
ta e che pure anche dagli 
incontri di Pechino esce e-
saltata come unica via per 
uno sviluppo positivo delle 
relazioni internazionali. 

Qualche utile riflessione 
puo essere fatta tuttavia an
che sulla base di altri com
menti. Pensiamo al Manife
sto. Qui, per una volta, non 
so la sono presav con noi, 
ma con opinioni ' di altri 
giornali comunisti nel mon
do, che hanno particolar-
mente sottolineato negli in
contri di Pechino — come 
i nostri lettori sanno dalle 
informazioni che abbiamo 
regolarmente pubblicato — 
la minaccia di una intesa 
cinese con Pimperialismo a-
mericano a danno di altri 
paesi, in primo luogo dei 
combattenti vietnamiti. Ma 
come puo menare scandalo 
il Manifesto per quelle af
fermazioni, quando non ha 
fatto altro, da che esiste, 
che denunciare ogni contat-
to con gli americani, ogni 
trattativa, purehe al posto 
della Cina vi fosse l'URSS, 
come tradimento, abbando-
no di ogni ideale rivoluzio
nario e « collusione » con 
1'imperialismo, in questo se-
guendo passo passo alcune 
impostazioni della politica 
cinese? , • 

Si fossero almeno limitati 
alia polemica! Hanno fatto 
invece della loro denuncia 
addirittura la base di quella 
che, non senza una punta 
di modestia. hanno chiamato 
la loro proposta di una 
«strategia nuova» per il 
movimento operaio non so
lo italiano, ma mondiale. Vi-
sto il «fallimento della li
nea coesistenziale », peggio 
il «divario insanabile tra 
la linea coesistenziale e le 
avanguardie rivoluzionarie 
in tutti i paesi oppressi» — 
citiamo dalle loro « tesi » 
programmatiche — la rivo-
luzione cinese diventava per 
loro < la sola alternativa al
ia crisi della strategia so-
vietica e del movimento co
munista, il punto di riferi-
mento organico delle forze 
rivoluzionarie su scala mon
diale >. Confondevano cosl 
le vicissitudini, per quanto 
importanti, della lotta poli
tica in un paese con l'in-
treccio, assai piu complesso, 
della lotta di classe su sca
la internazionale e con lo 
stesso scontro fra gli inte-
ressi (non illegittimi di per 
se) degli Stati, fossero es
si pure Stati di paesi socia-
listi. Assai presto gli stessi 
sviluppi della politica cine
se — spesso sospettosa, del 
resto, di quelle generalizza-
zioni altrui — hanno fatto 
giustizia di simili imposta
zioni. 

Con questo non affrontia-
mo l'analisi della politica 
cinese, che ha per forza di 
cose parecchie e diverse 
componenti e che va valu-
tata, come ogni altra politi
ca, nei suoi atti concreti. 
Circa la graduate normaliz-
zazione dei rapporti con la 
America (espressione di 
un indirizzo esplicitamente 
< coesistenziale >) ne abbia
mo gia segnalato gli aspet-
ti positivi, in particolare 
per quanto essa implica, da 
parte dell'America, di revi-
sione di una deleteria politi
ca ventennale, ostile alia 
coesistenza; abbiamo anche 
auspicato che il maggior re-
spiro, che essa da alia Cina, 
possa portare a nuovi svi
luppi distensivi in altre di-
rczioni. Questo per quanto 
riguarda i fatti. 

Per quanto riguarda noi, 
limitiamoci a costatare che 
la Iucidita delle analisi di 
fondc, unita alia consapevo-
lezza di cio che I'azione ri
voluzionaria per la coesi
stenza ha gia cambiato c 
puo ancora cambiare nel 
mondo, e uno degli attribu-
ti essenziali di ogni forza 
politica, che di quell'azione 
vogha e sappia essere par-
tecipc. 

Giuseppe Boffa 
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IL MEMORABILE SCIOPERO DEI MINATORI INGLESI: 
UNA VITTORIA POLITICA DELLA CLASSE OPERAIA 

LA BATTAGUA DEL CARBONE 
A colloquio con i dirigenti di base della lotta nella miniera di Cadeby • Scacco al governo Heath, che dopo avere esasperato il confronio col 
ricorso a provvedimenti eccezionali, & stato costretto ad accettare un aumento globale del 30 per cento - Alia radice del successo la compat-
tezza dei lavoratori, I'intelligente applicazione di una tattica che ha col pito i gangli piu delicati della struttura economica, la solidarieta popolare 

Dal nostro corrispondente 
LONDRA, marzo 

Gil argani hanno ripreso a 
girare, le « gabble » scendono 
nel pozzl e, dall'altra parte, 
salgono 1 nastrl dl scornmen-
to. I minatori sono tornati 
giu. II carbone comincia a 
rlafflorare nella dlrezlone op-
posta. Alle sei del mattino dl 
lunedl, dopo 50 giorni. 1 lavo
ratori del primo turno sono 
entrati nelle 289 miniere del-
l'Azienda Nazionalizzata con 
consapevolezza di aver con-
quistato un sensazionale suc
cesso. 

Si e concluso uno sciopero 
che ha gia fatto storm, ma 
l'eco si allarga, altri lavora
tori stanno imparando da un 
esempio memorabile. Questo e 
il timore che ha spinto Heath 
alia TV, domenica pomeriggio 
nel tentativo di salvare la sua 
credibilita. Egli ha invano cer-
cato di minimizzare l'episo-
dio nascondendosi dietro il 
solito « interesse nazionale» 
e sostenendo che «non ci so
no ne vinti ne vincitori ». E" 
vero il contrario. Tutti lo san
no in Inghilterra. I minatori 
hanno dato scacco ad un go
verno che. contando sulla 
propria superiorita materiale, 
aveva incautamente esaspera
to il confronto. 

Sabato scorso, a poche ore 
di distanza dal voto presso-
che unanime che ha messo fi
ne alia agitazione, siamo an* 
dati nel distretto minerario di 
Doncaster (sud Yorkshire) 
per cogliere le reazioni dei 
protagonisti di una lotta im-
peccablle. « E* stato uno scon
tro duro — dice Eddie Bond 
— e non sono riusciti a pie-
garci. Fa piacere vivere una 
esperienza come questa, capi
ta cosl di rado. Gli altri la
voratori e l'opinione pubbli-
ca ci hanno aiutati, ma sono 
state la nostra organizzazione 
e tattica a rivelarsi imbatti-
bili». Eddie e il presidente 
della sezione sindacale del 
NUM nella miniera di Cade
by. Per due mesi e mezzo ha 
lavorato notte e giorno a coor-
dinare il picchettaggio. Come 
molti altri, e stato anche lui 
fermato dalla polizia e il giu-
dice lo ha multato per 15 mi-
la lire. 

Eddie si alza ogni mattina 
alle 4 e mezzo, fa 20 chilome-
tri In autobus, ed e pronto 
— tuta, elmetto e lampada — 
per la chlamata delle sei. Ha 
cominciato da ragazzo, 40 an
ni fa, durante la grande de-
pressione, all'indomani dello 
sciopero generale. E' dal 1926 
infatti che i minatori non 
scendevano in sciopero. Allo
ra fu una sconfitta, questa 
volta e stato un trionfo. Ed
die alza il boccale di birra 
e ride contento. Brindiamo 
tutti. C'e Tom Ryan, il se-
gretario del sindacato; Eddie 
Langford, il tesoriere; Asa 
Young, Porganizzatore. E* il 
gruppo dirigente di base. 

Cadeby ha 1400 operai e una 
tradizione di lotta che l'ha por-

Un picchetlo a Mexborough, nello Yorkshire, durante lo scio pero dei minatori inglesi 

tat a all'avanguardia fra le mi
niere inglesi: sette settimane 
di azione «non ufficialea nel 
1969 e un accordo locale che 
servl da modello su scaJa na
zionale. Da localita come que
sta e sempre partita la molla 
rivendicativa autonoma che 
finalmente ha portato il sin
dacato a dichiarare lo sciope
ro. «Ci hanno bloccato anche 
troppo a lungo — dice Tom 
— nel dopoguerra, sotto i la-
buristi, ci dissero che la na-
zionalizzazione avrebbe cam
biato le cose, sembra va che 
fosse l'anticamera del "socia-
lismo", mentre la produttivi-
ta raddoppiava la paga ha con-
tinuato a scendere ». 

Nel '47 i pozzi attivi erano 
piu di 700. la forza lavoro 700 
mila, il salario il piu alto di 
tutti. Venticinque anni dopo 
i minatori sono 280 mila, la 
produttivita e aumentata del 
65-70%, la retribuzione e scivo-
lata al 16. posto nella gradua-
toria del reddito operaio in-
glese. II quadro generale e no
t e Dietro la vertenza appe-
na terminata e'era una at-
tesa di anni. Quando i mi
natori hanno lasciato i pozzi 
il 6 gennaio scorso, sapevano 
che non vi sarebbero tornati 

prima di aver ottenuto soddi-
sfazione. La lotta, per loro, era 
a oltranza. 

Anche il govemo lo sapeva 
e si era preparato fin dallo 
inizio del 1971 quando, con 
un prowedimento eccezio-
nale, aveva predisposto la 
importazione di carbone dal-
l'estero e aveva incoraggiato 
l'Azienda Elettrica ad accumu-
lare una quantita eccezionale 
di scorte. Le centrali — pro-
clamavano compiaciuti i gior
nali borghesl — possono re-
sistere nove settimane. La 
strategia del governo era im-
perniata sulla certezza che i 
minatori si sarebbero arresi 
prima di tale scadenza. Heath 
era convinto di riuscire a 
sconfiggerli, cosl come aveva 
fatto ai primi del '71 coi po-
stelegrafonicL dopo quasi due 
mesi. 

Ma la rigidita dell'atteggia-
mento governativo ha in un 
certo senso aiutato i minato
ri a mdividuare i loro obbiet-
tivi. La categoria ha una com-
pattezza senza eguali. I crumi-
ri non esistono. I picchetti, 
del tutto inutili attomo alle 
miniere. possono percio esse
re utilizzati altrove, passando 
da una dislocazione puramen-

te difensiva ad una funzione 
d'attacco. «Abbiamo capito 
che l'assedio alle centrali era 
l'unico modo per abbreviare 
lo sciopero e vincere — spie-
ga Eddie Langford —. Senza 
corrente si ferma l'economia 
e la colpa e del governo che 
non vuole ascoltarci». La stra
tegia degli operai ha ricalca-
to nelle circostanze i model-
li classici della lotta popola
re: non un piano dettagliato 
nato dalla testa di uno stra-
tega, ma un'indicazione gene
rale la cui applicazione spe-
cifica e stata affidata all'in-
ventiva delle sezioni locali. 

II sindacato dal canto suo 
ha preso una decisione cru
ciate: destinare i fondi a di-
sposizione non per corrispon-
dere l'indennita di sciopero, 
che e tradizionale in Inghil
terra, ma per finanziare co-
loro che prendevano parte al 
picchetti. La partecipazione 
si e aggirata sul 20% degli 
iscritti. Alloggio e cibo sono 
stati in molti casi forniti da 
simpatizzanti: altri lavoratori, 
studenti di varie universita, 
molti cittadini privati. 

a I conducenti di autobus 
che passavano vicino alia li
nea dei picchetti — ricorda 

Tom — ci hanno portato da 
mangiare, pesce e pat ate frit-
te, soldi e sigarette; i ferro-
vieri hanno rifiutato di tra-
sportare il carbone; i metal-
meccanici e i lavoratori del-
l'auto ci hanno dato una ma-
no a chiudere il deposito di 
Saltley a Birmingham; gli ad-
detti alle centrali ci hanno in-
segnato a fermare non solo 
il carbone ma l'idrogeno e gli 
altri componenti chimici che 
sono necessari nella produzio-
ne deH'elettricita». E' la pri
ma volta. da molti anni a que
sta parte, che una categoria. 
un sindacato. fanno registra-
re una vittoria piena sul go
verno contro tutti i poteri, le 
istituzioni, la polizia, la stam
pa mobilitati per l'occasione. 

Wilson piegd i marittimi nel 
1967. Heath non e riuscito a 
fare altrettanto con i mina
tori nel '72 ed ha dovuto ac
cettare un aumento globale del 
30V0 contro la «diga» del 7-8 
per cento che, facendo pernio 
sul settore pubblico. il gover
no avrebbe voluto imporre co
me « calmiere » sulle rivendi-
cazioni di tutte le altre cate
goric Gli occhi di Eddie luc-
cicano dalla gioia: « Se conti-
nuavamc per un'altra settima-

na potevamo liquidare anche 
la legge antisciopero e porta
re al crollo defmitivo i con-
servatori. Hanno minacciato 
di far intervenire l'esercito, 
ma a parte il fatto che la 
maggior parte e inchiodata in 
Irlanda. i soldati possono al 
massimo trasportare il car
bone esistente: non sono ca-
paci di scendere in miniera ed 
estrarne del nuovo. Nessuno 
puo sostituirci nel nostro la
voro ». 

Dopo la concessione dell'ln-
credibile aumento da parte del
la commissione WHberforce. il 
governo ha cercato di dire 
che i minatori sono «un ca-
so speciale». Lo sono nella 
misura in cui hanno vinto 
con la propria forza, con la 
pressione applicata intelligen-
temente sui gangli piu delica
ti della struttura economica, 
con la eccezionale simpatia 
che hanno saputo attrarre at
torno alia loro lotta. Erano di- . 
sposti ad andare fino in fon
do e per questo sono risul-
tati vincitori. 

«Hanno cercato di spaven-
tarci con la solita storia del
la chiusura delle miniere — os-
serva Eddie Bond — ogni vol
ta ci dicono che se sciope-
riamo, o se alziamo il prezzo 
del carbone, ci facciamo crol-
lare il terreno sotto 1 piedi. 
Ma il ricatto non serve piu: 
al punto in cui sono arrlva-
te le cose possono anche met-
tercl un coperchlo sui pozzi 
e chiuderli per sempre, per
che non troverebbero piu gen-
te disposta a scendervi. Lo 
sciopero ha dimostrato l'im-
portanza della nostra in-
dustria. Senza di noi e la pa* 
ralisi per l'economia naziona
le ». 

I minatori possono anche 
essere parcellizzati sul luogo 
di impiego, ma socialmente vi-
vono in comunitA compatte 
dove anche i commercianti so-
lidarizzano abbassando i prez-
zi durante lo sciopero. L'opi
nione pubblica, nonostante la 
pressione del governo, ha di
mostrato tutta la sua simpa
tia con la lotta. Il picchettag
gio e stato usato in forma 
attiva contro un governo che 
ha invano tentato di strumen-
talizzare la « crisi nazionale » 
artificialmente creata a fim 
di propaganda antioperaia. 
Gli altri--lavoratori hanno 
mantenuto intatta la loro so
lidarieta e il loro appoggio 
concreto. -

E' quindi merito dei mina
tori (cosl come aveva affer
mato il loro segretario nazio
nale, Lawrence Dali, fin dal-
l'inizio) di aver combattuto 
« una battaglia a nome di tut
ta la classe operaia». E' una 
vittoria squisitamente politica. 
faccia a faccia con lo stato 
e le sue emanazioni, le cui 
ripercussioni sono incalcolabi-
li. Si e aperta una fase nuova. 

Antonio Bronda 

COME SI ATTUA LA ROVINA DI UNA CITTA' 

Napoli, i record della tragedia 
I pia alti indici di mortalita infantile, rachitismo, abitazioni malsane, densita di circolazione, rumorosita, pollu-
zione atmosf erica, inquinamento delle acque - Impressionante documentazione sui casi di tifo e di epatite virale 

NAPOLI, marzo 
Riunendosj per le ccgior-

nate mediche » sul tema «il 
medico l'uomo e l'ambien-
te nella societa tecnologica », 
oltre ad ascoltare il prof. 
Caglioti (presidente della 

commissione ecologica nazio 
nale) i convenuti alia mani 
festazione che si e svolta a 
Napoli si son visti distribui 
re un ir-teressante documen 
to del « cer.tro documentazio 
ne medka » della societa far-
maceutica Lepetit, la quale 
ha scoperto anch'essa che 
Napoli e « La piu J>. Napoh 
e infatti la citta con 1) la 
piu densa circolazione auto 
"lobilistica; 2) la piu alta 
sonorita; 3) il piu elevato 
rumore; 4) il piu alto tasso 
di polluzione atmosferica in 
centro urbano; 5) il piu alto 
inquinamento delle acque ter 
ritoriali; 6) il piu alto indice 
di mortalita infantile; 7) il 
piu alto indice di rachitismo. 
8) il piu alto indice di abi 
tazioni malsane; 9) la pi j 
alta popolazione di ratti (51 
calcola che siano almeno 7 
milioni, ma non ci possiamo 
dawero giurare, ndr) ; 9) la 
piu bassa velocita media del 
traffico. cioe 3 chilometri ai 
1'ora rispetto alia media na 
zionale che e di 8 chilometri 
all'ora; 10) la piu bassa per 
centuale di vani pro capite 

I partecipanti alle giomate 
mediche hanno concluso la 
mani festazione applaudendo 
ad una distribuzione di me-
daglie e di premi, dawero 
poco consona alia drammati-
cita dei dati che avevano fra 
le mani. Ma comunque biso-
gna prendere atto che, al 
meno, sono entrati «in co-
municazione» con un pro 
blema che nella cltta viene 
denunciato da anni. L'ultima 
volta e stato in occasione del 
dihuttito sul bilancio comu 
nale, quando s'e alzato a 
parlare il nostro compagno 
dottor Carmelo Gabriele, uno 
dei piu noti pediatri della 
citta. primario deU'ospedale 
per bambini Pauslllipon. Ga-

3®*%^ 

La zona industriale di Napoli 

briele ha precisato che lui 
non aveva fatto altro che 
aggiornare 1 dati, e che il 
discorso, purtroppo, era lo 
stesso dell'anno scorso, e an
cora quello dell'anno prima, 

I dati attribuiscono alia 
citta un impressionante re 
cord, quello di aver il piu 
alto numero di casi di tifo-
paratlfo e di epatite virale. 
E' un numero quasi pari a 
quello reglstrato in tutta la 
Germania Federate, quadru-
plo rispetto a tutti gli Stati 
Uniti, all'Inghllterra, e dlecl 

volte quello della Svizzera. 
Nel "70 infaUi i casi di tifo-
paratifo sono stati 1.123 (e 
970 nei primi dieci mesi del 
"71); i casi di epatite virale 
1.200 (1.000 nei primi dieci 
mesi del "71). 

Ma ci sono ancora altri 
settori in cui Napoli e «La 
piu»: mentre la mortalita 
infantile in Italia e in me
dia di 21 casi su mille, essa 
sale a 48 per mille nell'Ita-
lia meridionale, ma arriva a 
52 per mille In Campania, 
fino ai record: Napoli, 64,6 

per mille bambini che muo-
iono nel primo anno di eta. 
E sommando i dati, ugual-
mente gravi, della mortalita 1 
prenatale e infantile dopo i l . 
primo anno di eta, abbiamo 
una tremenda falcidia. 

Andiamo avanti con i dati 
che possono dare qualche 
spiegazione del fenomeno: 
273 mila nuclei familiari e 
252 mila abitazioni; ne con-
segue che 21 mila nuclei vi-
vono in coabitazione, e che 
240 mila persone vivono nei 
«bassl», nel «fondacl», in 

case «malsane» e prive di 
servizi igienici e di acqua 
Ma non e solo la terraferma 
ad essere in queste condizio-
ni sanitarie al limite del di 
sastro. 

H mare di Napoli — quel
lo delle canzoni — e ** 11 piu » 
sporco che si possa trovare 
in una localita turistica. E 

a sporcarlo non e soltanto la 
x societa tecnologica » di cui 
parlava il prof. Caglioti ai 

medici. bensl la a gente be
ne » con villa o condominlo 
lungo la verde costa di Po-

sillipo. Infatti l'assessore re-
gionale alia Sanita, il so-

cialista Silvio Pavia, ha spe-
dito le prime 40 denunce alia 
Procura della Repubblica nei 
confronti dei proprietari e 
degli abitanti di Villa Lauro 
(Achille, 1'armatore e sinda-
co, presidente del PDIUM), 
villa Bracale, villa Roccaro-
mana, villa Riario Sforza, e 
una serie di palazzine (15 mi
lioni a vano) lungo ie vie 
Salvatore Di Giacomo e via 
Posillipo. Nomi resi immor-
tali dalla poesia, ma che oggi 
evocano spiacevoli sensazioni 
olfattive. 

I « proprietari» in questio-
ne (tutti noti fautcri {el-
\'a online » e della a maniera 
fortes) si ostinano a river-
sare i loro rifiuti a mare, 
con la conseguenza che men
tre tutto il litorale presenUi 
in media raltissimo indice 
di 40-50 mila bacterium coll 
per cento centimetri cubici, 
il mare di Posillipo present* 
l'indice astronomico di oltre 
I milione per 100 cc. Se 1! 
tiene conto che in queste 
acque (lungo le quail sono 
stati chiusi Tanno scorso 17 
stabilimenti balneari) si ba-
gnano anche molti ignari 
turisti, si pud avere un'idea 
di quanta responsabilita sia 
qui a Napoli per i cast di 
tifo-paratifo ed epatite virale 
che si sono registratl In al
tre citta italiane o aU'estexo. 
Inquinamento modello espor-
tazione dunque, che passa sc-
pratutto attraverso i frutti 
di mare: i molluschi man-
gerecci sono Infatti i grandi 
a spazzini» del mare, l'acqua 
intorno alle colture e pull-
tissima, chiara, e batteriolo-

' gicamente pura. Infatti, le 
cozze, le ostriche ecc. si nu-
trono proprio flltrando l'ac
qua, e trasformandosi cosl 
in un vero e proprio concen-
trato, una saporita « bomba » 
batteriologica. 
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