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Una nuova fase dclle localiizazioni 

industrial! nella Valle Padana 

Si importa anche 
* • « • \ * * 

rinquinamento 
Un'operazione resa possibile dalla mincanza di 
norme che tutelino I'ambiente e la salute nella 
fabbrica . La rete degli implant! petroliferi • Dalle 
menzogne dell' Alusuisse ai programmi del I a 

Montedison 

Un tenomcno nuovo, pro
prio dell'attuale fase di svi-
luppo del capitalismo, sta og-
gi condizionando gran parte 
clelle scelte localizzative del-
J'industria euiopea, provocan 
do ripercussioni sociali, eco-
nomiche ed ambientali di e-
itremo interesse. Si tratta 
clella tendenza ad esportare 
dll'« estero •> nei Paesi di 
maggior «. permessivita » (ad 
esempio in Italia) le Indu
strie caratterizzate da elevato 
potere inquinante che crea-
no danni all'anibiente, e quin-
di danni economic! al Paese 
che le ospita, superiori agli 
stessi vantaggi che esse stes-
se possono offrire. II fenome-
no localizzativo di impianti, 
con saldo negativo nel rap-
porto costi-benefici, e oggi ma-
croscopicamente rilevabile in 
tutta la penisola, ed in par-
ticolare nella Valle Padana, 
anche a causa del sovrappor-
si di ulleriori stimoli incen-
tivanti di origine geografica. 

Infatti l'ltalia del Nord vie-
ne a costituire il « terminal » 
naturale per le materie pri
me (petrolio greggio, minera-
li arricchiti di alluminio, di 
rame, ecc.) importate via 
Mediterraneo dai vari Paesi 
facenti parte del MEC e pro-
venienti dai Paesi asiatici, 
dall'Africa. dall'America del 
Sud e dall'Oceania. Per que-
sto il piano di razionalizzazio-
ne della grande industria che 
controlla il mercato europeo 
prevede due poli (Genova e 
Venezia) su cui fare conflui-
re i « flussi» in arrivo. Poi-
che e piu remunerativo 
estrarre la materia prima il 
piu possibile vicino ai porti 
di sbarco, sono previsti, nel-
1'entroterra ligure (tratto: 
Novi - Ovada - Alessandria -
Pavia - Milano) e veneziano 
(Delta del Po - Porto Marghe-
ra - Udine e se passa il pro-
getto del canale navigabile, 
nel tratto Milano - Cremona -
Delta del Po), grandi impian
ti petroliferi, petrolchimici 
e per la lavorazione dei mi-
nerali greggi. 

Questa operazione e chiara-
mente favorita e stimolata 
dalla non applicazione in Ita
lia delle norme per la tutela 
della salute nelle fabbriche 
e per la salvaguardia ambien-
tale: il che ovviamente per-
mette airindustria di ridurre 
i costi di lavorazione, cosa 
non possibile negli altri Pae
si europei in cui 'le norme 
per la tutela vengono severa-
rnente applicate. 

II piano localizzativo si sta 
1 articolando su vari punti in-

terdipendenti e precisamente: 
installazioni ed ampliamento 
di raffinerie petrolifere, crea-

• zione' di nuovi impianti ter-
moelettrici alimentati a naf-
ta (teniamo presente come 
per l'estrazione delTalluminio 
e del rame dai minerale oc-
corrono quantita ingentissi-
me di energia elettrica), in-
stallazione finale delle Indu
strie di estrazione di mate
rie prime dai minerali. 

H piano viene portato a-
vanti in prima persona dal
le societa petrolifere, dal-
1'ENEL, dai gruppo svizzero 
Alusuisse, dalla Montedison 
assieme ad altri gruppi a ca-
pitale straniero. Le metodo-
logie di intervento sono come 
a! solito assai spregiudicate. 
La Alusuisse. ad esempio, 
mentre sostiene spudorata-
mente di fronte ai sindacati 
di essere in crisi di superpro-
duzione e dover cosi chiude-
re parte della Sava (dotata di 
impianti ormai obsoleti) a 
Porto Marghera, in realta ha 
alio studio uno stabilimento 
per 80.000 tonnellate nella zo
na di Trieste, mentre si stan-
no facendo studi per altri sta-
bilimenti ancora piu grandi 
nei territori del Delta del Po. 
La Montedison sta realizzando 
un impianto per la produzione 
di 500.000 tonnellate iniziali 
di allumina in Sardegna, men-
tiv c quasi ultimato uno sta
bilimento con analoga lavora
zione a Fusina. 

Altri stabilimenti di enormi 
dimensioni per la lavorazione 
del minerale di rame. sono 
pure alio studio nella zona bo-
nificata deirAusa-Corno tra 
Udine ed il mart. 

Le raffinerie di petrolio, ol-
tre a servire come supporto 
a questa operazione, sono pu
re produttrici di semila\orati 
e di prodotti finiti, buona par
te dei quali sono destinati al
ia esportazione nei Paesi eu
ropei. Gia in questi ultimi 
anni si sono raffinati in Italia 
1.13 milioni di tonnellate di 
greggio all'anno, acquisendo 
il primato europeo per la raf-
finazione petrolifera e scaval-
cando la Germania Occidenta-
le con 115 milioni di tonnel
late, la Francta con 109 mi
lioni, la Gran BreUgna con 
108. - rt> " * 

E' assai significativo come 
nessuno abbia mat vantato 
questo nosiro indiscusso « re
cord* europeo, ma anzi si 
sia cercato di celarlo con la 
massima verecondia. Anche 

nelle esportazioni di raffinato 
abbiamo oggi raggiunto un 
altro « record » con 28.700,000 
tonnellate annue di esportato 
e l'mcredibile aumento del 
344,8% rispetto al 1961. Anche 
su questo dato si e preferito 
stendere il velo del piu as-
soluto silenzio. 

Invero alcuni anni orsono 
l'Agip tento di opporsi all'ul-
teriore sviluppo della raffina-
zione in Italia, ma in seguito 
visto il proliferare delle con
cession! governative alle raf-
iinerie controllate dai capi-
tale stranieto fu costretta ra-
pidamente ad adeguarsi onde 
conservare quella percentuale 
del 24-25'o del-mercato che 
costituisce il minimo per 
la sopravvivenza indipenden-
te dai monopolio delle « sette 
sorelle ;>. In altre parole stia-
mo oggi ripetendo, enorme-
mente ingigantita, la negati
ve esperienza dell'industria 
galvanica esporlata per la 
gran parte in Italia attorno 
agli anni '60. (Nel Nord-Mila-
no, nel 1969, erano localizza-
te 246 cromerie corrispon-
denti al 50^ dell'intera cro-
matura europea, con il bel ri-
sultato che oggi le acque po-
tabili di Milano contengono 
cromo in concentrazione 8 vol
te superiore al limite massi-
mo di accettabilita). Lo stes-
so discorso vale per le con-
eerie (146 concerie nella sola 
provincia di Milano, sempre 
nel 1969). 

Ossia per la non applica
zione delle leggi contro 1'in-
quinamento e per la dolosa 
permissibilita del potere pub-
blico stiamo importando, in 
maniera sempre crescente, la 
gran parte dell'inquinamento 
europeo. I danni subiti dalla 
economia nazionale a causa 
di questo stato di cose, sono 
ingentissimi. 

A livello indicativo ripor-
tiamo i risultati di un'indagine 
sui danni airagricoltura, con-
dotta dall'ISVET, su di una su-
perficie campione di 185.000 
ettari localizzati in zone' in
dustrial!. da cui risulto una 
diminuzione media di reddito 
monetizzato pari a lire 51.000 
per ettaro di superficie colti-
vata. con punte massime di 
lire 124.500 nel caso di colti-
vazione a marcita, 110.000 per 
gli ortaggi, 101.000 per il ri-
so, 26.000 per il granoturco e 
10.000 per il grano. 

Guido Manzone 

COME I POSSIBILE OTTENERE LA RIUMFICAZIONE DEL PAESE ASIATICO 
Intervista al compagno Jang Chjong Sop, segretario del CC del Partito del Lavoro 

«Non piu due Coree» 
Le proposte di Pyongyang e la crisi di Seul . «II nostro popolo conduce la lotta per la costruzione del socialismo e per la riuniHcazione pacitica, nonostante le 
provocazioni e le minacce di guerra da parte del regime di Seul e degli americani» - // piano settennale ha trasformato la Repubblica popolare democratica di 
Corea da Paese agricolo arretrato in Paese industriale socialista - / problemi della rivoluzione ideologica • Gli Stati Uniti devono abbandonare il Sud che occu-
pano,militarmente sotto la bandiera dell'ONU - Appello all'unita antimperialista - «Siamo desiderosi di stabilire normali ereciproci rapporti anche con l'ltalia» 

Cento anni di piani urbanistici falliti 
e di speculazioni edilizie a Roiria 

ROMA — Due aspetti delle conseguenze della polit ica urbanistica del fascismo e della sfrenata specula-
zione edilizia. A sinistra: i l quartiere « monumentale » dell'EUR; a destra: giochi di piccoli « baraccati ». 

BORGATE E VIE IMPERIAL! 
Le manie di grandezza del fascismo che portano agli sventramenti nel centro storico e alia creazione di quartieri 
e di edifici « monumentali» -1 guadagni del gerarca snlle forniture dei marmi per FEUR - I poveri nelle baracche 

ROMA, 26 marzo 
Fra le tante amministra-

zioni che si sono insediate in 
Campidoglio dai 1870 ad og
gi, quella del laico Ernesto 
Nathan si distingue, s e n z a 
dubbio. per attivita e lungi-
miranza. « Per la prima volta 
il popolo entra in Campido
glio», scrive YAvanti! il 2 di-
cembre 1907. Lo stesso gior-
no Nathan prende possesso 
del suo posto di sindaco. La 
battaglia elettorale che por-
to alia vittoria il blocco del 
popolo fu aspra e vivacissi-
ma: lo schieramento clerico -
monarchico cerco di contra-
stare fino airultimo il passo 
alle giovani forze popolari. 
Intomo al Woccos'ebbelapiu 
ampia convergenza di movi-
menti di sinistra e democra-
tici registrata fino in quel 
momento in Italia: si trova-
rono uniti per la battaglia del 
Campidoglio i Partiti sociali
sta, radicale e repubblicano, 
l'Unione popolare liberale, la 
Camera confederale impiega-
ti, la Lega tranvieri, la So
cieta piccoli commercianti. il 
Circolo parrucchieri e diverse 
altre associazioni di catego-
ria. • 

(f pr/mo 
piano rego/ofore 

E" nel 1909, in piena attivi
ta della Oiunta Nathan, che 
si cerca di porre riparo ai 
danni urbanistici di Roma, 
cercando di programmare 
una diversa espanslone del
ta cltta. II piano regolatore 
varato nel 1909 si ispira chia-
ramente airurbanistica fran-
cese, allora dl moda, e cer
ca, nelle soluzioni date a Pa-
rigL di trovare una via di 
usclta al caos urbanlstico del
ta capitale italiana. Non si 
punta piu su ampliamenti 
monocentricl, ma ci si indi-
rizza su nuclei con dimensio
ni proporzionali ai servixi che 
il piano prevede e che.deter-
minano le sezloni strmdali, il 
numero e le dimensioni delle 
plazze e del viali che si vede-
vano piu in funztone dei sin-
goli quartieri che del traffl-
co dell' intero agglomerate 
Nasce in quel tempo il quar

tiere Parioli: secondo gli 
ideatori doveva, essere l'edi-
zione romana delVEtcile. 
• Nel 1912 Tamministrazione 

Nathan termina il suo qua-
driennio di attivita e il piano 
resta irrealizzato. La citta 
continua ad andarsene per 
conto proprio. spinta nelle 
direzioni sbagliate dalla spe-
culazione. Anche i nuovi 
quartieri previsti dai piano 
regolatore (Garbatella. Mon
te Sacro, Applo, Flaminio e 
Piazza Bologna) vengono su 
in modo differente da quello 
programmato. _ ; , 

Vengono gli anni della 
guerra e poi il fascismo. Nel 
1925 ci si accorge che il piano 
regolatore non esiste piu, e 
stato spazzato via. Si prowe-
de^ allora a fare una variante 
che4ha una sola caratteristi-
ca: prevede qualsiasi svilup
po della citta, ' non regola 
nierrte. ET una variante voluta 
dalla proprieta terriera e il 
fascismo l'ha accolta. pagan-
do cosi il suo tributo alia 
classe dominante che l'ha 
fatto salire al potere. 

Ma Mussolini vuole qualco-
sa di piu. Rosolandosi nelle 
sue manie di grandezza vuole 
dare un volto «Iittorio» a 
Roma, creando alcuni punti 
della citta dove sia caratte-
rizzata la romanita nsorta 

Nasce cosi l'idea di sven-
trare la parte storica. di co-
struire 1 EUR, la citta univer-
sitaria e il Foro Mussolini 
(oggi Pbro Italico), con edifi-
c\ e- monument! che rappre-
sentano il non plus ultra del 
cattivo gusto. Chi ci guadagna 
in tanta bruttura non e certo 
restetica' ma il gerarca Re-
nato Ricci. di Carrara, legato 
a doppio fUo con alcuni indu
strial! del marmo apuano. ed 
egli stesso cointeressato con 
la* cava che fomisce i bianchi 
lastroni per' i primi palazzi 
« monumentali» dell'EUR. II 
piano regolatore del 1931, li-
mitato ad una parte molto 
ristretta del territorio comu-
nale, e imperniato sugli sven
tramenti del centro, 11 • piu 
colossale dei quali e quello 
portato a termine fra piazza 
Venezia e la Vela, la collina 
che si erge dietro alia Basili
ca di Massenzio, che fu ta-
gliata per completare il trac-
ciato rettUineo di via dell'Im-

pero (attualmente dei Fori 
Imperiali). \ 

Nell'opera di demolizione di 
tutte le case, alcune delle 
quali di grande valore, ven-
nero alia luce importanti ru-
deri. Furono subito seppelliti 
sotto una soletta di calce-
struzzo su cui dovevano pas-
sare le strade volute dall'am-
bizioso dittatore. Si ruppe, 
per sempre e volutamente, la 
unita della zona archeologica. 
l'unita cioe dei Fori Imperia
li die gli imperatori avevano 
attuato proprio come amplia
mento deirantico Foro re
pubblicano. 

to noscifo 
tfeffe borgate 

Alio sventramento non se-
gui solo la costruzione della 
via delllmpero, ma anche il 
brutale e forzato allontamen-
to dai centro dei lavoratori 
romani. E" sotto il fascismo 
che nascono le borgate: e nel 
1929 che viene coniata la pa-
rola romanesca * borgatari» 
per mdicare gli abitanti delle 
«casette». di San Basilio. 
Prenestino. Gordiani. Quar-
ticciolo. Trullo. Primavalle, 
Val Melaina. Tufello. Una se-
rie di ghettt (Iontani decine 
di chilometri dai Campido
glio). dove il regime relego la 
povera gente. andandola a 
confinare il piu Iontano pos
sibile dai luoghi fasti dell'era 
mussolmiana e dalle buffone-
sche e tragiche parate delle 
quadrate legioni. Anche in 
questa occasione il fascismo 
mostro il suo volto di classe, 
il suo odio per quelle classi 
lavoratrici romane che erano 
cosi restie a appoggiarlo. Na
scono anche le prime barac
che abusive, incrementate du
rante la guerra, e esplose in 
modo sempre piu massiccio 
negli anni che seguirono la 
liberazione. 

L'inurbamento dl - Roma, 
dalla fine della guerra ad og
gi, e storia dei nostri giomi. 
Le cifre parlano chiaro: in 
poco piu di venti anni la po-
polazione e triplicata, da uno 
a tre milioni. Una crescita 
ingiustlficata, considerando 
che Roma ha mantenuto la 

sua prevalente caratteristica 
di citta burocratica, ministe-
riale e amministrativa. L'uni-
ca valvola di scarico per da
re lavoro ai braccianti ed ai 
contadini, piovuti a Roma a 
getto continuo dalle zone de-
presse del Lazio e dai Mez-
zogiomo. e stata, come sem
pre, l'edilizia. Una -valvola 
aperta a tutto gas negli anni 
che vanno dai 1950 al 1966 e 
che ha cominciato a restrin-
gersi. pian piano, fino ad af-
fievolirsi nel momento attua-
le. II boom edilizio che ha ca-
ratterizzato questo periodo ha 
spazzato via ogni ragionevole 
progetto urbanistico. La 7nac-
chia d'otio ha continuato ad 
espandersi fino a lambire i 
ghetti costruiti dai fascismo. 

Nel dopoguerra si e ripetu-
to il fenomeno degli anni che 
trasformarono Roma da ca
pitate papalina a capitale del 
nuovo Stato. L'inurbamento 
ripropone il problema di da
re un tetto ai nuovi arrivati. 
Per il ceto medio. !a piccola 
e media borghesia. e'erano le 
case che U boom faceva na-
scere come funghi ovunque; 
per la povera gente non re-
stava che «Tarte di arran-
giarsi». E si e arrangiata. Se 
escludiamo alcuni complessi -
dormitorio costruiti dallTNA-
Casa. dall'Istituto case popo
lari, dalla GESCAL e da 
altri Enti di edilizia popolare, 
tutto il resto c venuto su abu-
sivamente, fuori dai crisma 
ufhciale della Iegge. Alle bor
gate del fascismo ed a quel
le costruite dall'edilizia popo
lare si sono aggiunte quelle 
abusive: da quaranta sono 
diventate cento. A fianco del
le borgate sono sorti i bor-
ghetti, agglomerati di barac
che e di tuguri, la massima 
vergogna di Roma capitale. 
Se consideriamo che su cento 
abitazioni costruite a Roma 
in questi anni, 95 sono di im-
prese private e solo 5 dell'edi-
lizla popolare, ci rendiamo 
conto di quanto la povera 
gente sia stata costretta ad 
arrangiarsi, spinta ad Incre-
mentare il fenomeno del-
l'abusivismo e delle baracche. 

ET stata proprio la man-
caiua di abitazioni costruite 
col contributo dello Stato, 
con fUtl o riscatti a basso 
prezzo, ad alimentare I'abusi-

vismo.' Un fenomeno che ha 
fatto intascare centinaia di 
miliardi ai lottizzatori illega-
li. ai proprietari delle aree 
che il piano regolatore aveva 
destinato alle strade, ai par-
chi. alle scuole. I terreni ven
gono ceduti a prezzi bassi, a 
rate, con cambiali, e chi ha 
la possibilita di versare un 
piccolo anticipo e invogliato 
a comperarli. Su questi terre
ni sorgono le a casupole della 
domenica». costruite dallo 
stesso « proprietario » insieme 
ai parenti e ai conoscenti vi-
cini, agli amici che • aveva 
nel paese di origine. Sono 
tutti edili o manovali e per 
loro non e difficile mettere in 
piedi. con la calce, mattoni o 
blocchi * di tufo. Si lavora 
nei giomi di festa. nelle ore 
di nposo. la mattina presto, 
rubando ore al sonno. L'obiet-
tivo e sempre uno: riuscire a 
avere una casa. 

Assoluta mancama 
di serWzi 

Forse nessuna citta d'lta-
lia registra un abusivisino co
si massiccio come Roma. D?. 
calcoli non ufficiali risulta 
che almeno un abitante su 
sei vive oggi in costruzioni 
fuori Iegge. Oltre mezzo mi-
lione di persone abita in ca
se c casupole spuntate in 
barba al piano regolatore. Ne
gli ultimi cinque anni non 
meno di 2300 ettari sono sta
ti lottizzati abusivamente: 
nel 1968 sono stati costruiti 
abusivamente qualcosa come 
86 mila vani. diecimila in piu 
deU'edilizia legale. 
• Oggi esistono quattro tipi 
di borgate: quelle costruite 
dai fascismo, oggi trasforma-
te in miseri tuguri inabitabi-
]i. le borgate delle case popo
lari, le borgate sorte abusiva
mente nell'agro e i borghetti 
di baracche. In questa fascia, 
i bcrdi della «macchia d'o-
lio», che fa da corona, man-
cano i servizl lndispensabili: 
strade, fogne, ospedali, asili 
nido. parchi, verde; sono 
scarse e insufflcienti le scuo
le. ET la parte piu squaliida 
di Roma. 

Tadkfoo Cenca 
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ROMA, 2o marzo 
I grandi progressi ottenuti 

nella costruzione della socie
ta socialista in Corea e le 
prospettive della riunificazio-
ne della penisola, divisa in 
due da quasi ventisette anni, 
sono al centro di un vasto 
interesse in Asia e nel mon-
do, dopo le ultimo proposte 
avanzate dai governo di Pyon
gyang ed alia luce della cri
si in out versa il regime di 
Seul. 

Ne abbiamo parlato con il 
compagno Jang Chjong Sop, 
membro candidate deU'ufflcio 
politico del Partito del lavo
ro di Corea e segretario del 
Comitato centrale del PLC. 
Egli ha guidato la delega-
zione del suo partito al XIII 
Congresso del PCI. 

uVogliamo calorosamente 
ringrazlare il PCI ed il po
polo italiano — ci ha subito 
detto Jang Chjong Sop — per 
la loro attiva solidarieta e 
Vappoggio che danno al po
polo coreano impegnato nella 
lotta per la riuniflcazione pa-
dflca del Paese. Partecipando 
al Congresso del PCI abbia
mo potuto vedere i vostri 
successi. E vogliamo ribadi-
re Vappoggio del nostro par
tito e del nostro popolo alia 
lotta dei comunisti e delta 
classe operaia italiana per 
l'unita delta forza di sinistra 
e per la difesa della demo-
crazia, del socialismo e del
le conquiste dei lavoratori 
contro I'imperialismo ed i 
monopoli». 

Gli abbiamo quindi chie-
sto di parlarci dei problemi 
e dei successi della costru
zione del socialismo in Co
rea. 

«Per piii di mezzo secolo 
— ci ha risposto Jang Chjong 
Sop — la Corea e stata una 
colonia giapponese e contro 
questa dominazione si e leva-
ta}'pet^qullttltci'anni-la lotta 

'arniata, guidata dot compa
gno Kim II Sung che si con-
cluse nell'agosto del '45 con 
la sconfitta nipponica e la li
berazione del Paese. Ma nella 
meta sud della Corea gli USA 
hanno sostituito i giapponesi. 
II Paese e stato diviso e le 
due parti Jianno seguito un 
cammino diverso. Oggi il no
stro popolo conduce la lotta 
per la costruzione del socia
lismo e per la riunificazione 
paciflca, nonostante le provo
cazioni e le minacce di guer
ra da parte del regime di 
Seul e degli americani. La 
RPDC. sotto la guida del Par
tito del lavoro, ha realizza-
to, concludendolo nel 1970, il 
piano settennale che l'ha tra-
sformata da Paese agricolo 
arretrato in un Paese indu-
striattzzato e socialista». 

« La nostra industria pesan-
te — continua il nostro inter-
locutore — ha gettato solide 
basi per un'economia nazio
nale indipendente, nonostante 
che nel 1945 non esistesse 
nulla in questo settore. Oggi 
I'industria meccanica copre i 
bisogni del Paese, e I'indu
stria leggera produce tutti i 
necessari articoli di consumo 
corrente. E' stata completata 
Virrigazione e Velettrificazio-
ne delle campagne, e anche 
per quello che rtguarda la 
scuota e la formazione dei 
quadri abbiamo raggiunto un 
grande sucesso, con Vinsegna-
mento obbligatorio fino al-
I'eta di diciassette anni. Da 
quesfanno, inoltre. sara ob
bligatorio Vinsegnamento po-
litecnico per died anni. In 
questo modo abbiamo otte-
nuto che tutte le Industrie 
siano dirette da quadri co-
ream Oggi il nostro popolo 
non ha piu preoccupazioni 
per quello che riguarda la ca
sa ed il vitto. Vassistenza sani
taria gratuita e garantita per 
tutti, come Vassistenza com-
pleta aWinfanzia. inoltre sono 
state abolite le impaste ai con
tadini ». 

Quali sono i vostri piii im-
mediati obiettivi? 

mil nostro popolo — ri-
sponde Jang Chjong Sop — 
lotta ora per realizzare i tre 
commti delta rivoluzione tec-
nica nel quadro del piano 
11-1B, e cioe: diminuire le 
differenze fra lavoro pesante 
e leggero; diminuire le difje-
renze fra lavoro cgricolo ed 
industriale: liberare la don
na dai fardello del lavoro do-
mestico La reatizzazione di 
questi tre compiti contribui-
ra decisamente aU'ulteriore 
sviluppo dell'industria legge
ra e di quella pesante e del-
Vagncoltura. II nostro parti
to rivolge anche una partico-
lare attenzione alia rivoluzio
ne ideologica e culturale pot-
che se la trascureremo non 
daremo il necessario impulso 
alio sviluppo economico. Lot-
tiamo nello spirito di conta-
re suUe proprie forze e per 
non fare dimenticare ai la
voratori lo sfruttamento pas-
sato ne i nostri frxOeUi del 
sud*. 

K La questlone della riunifi
cazione non e risolta a cau
sa delVoccupazione militare 
americana del sud del Paese. 
II nostro partlio ed it nostro 
governo si sono sempre ado-
peruti per realizzare la riu
niflcazione con mezzi pacifi-
ci, poiche si tratta dl un pro
blema interno da risotvere 
senza interfcrenze straniere. 

Ma tl regime fantoccio della 
Corea del Sud non ha mat 
accettato le nostre proposte 
per il ritiro delle truppe stra
niere e per elezioni democra
tize al fine di giungere alia 
costituzione di un governo na
zionale. II regime fantoccio 
ha anche respinto la nostra 
richiesta di giungere ad una 
confederazione transitoria per 
discutere le questioni piii ur-
genti. In tutto abbiamo pre-
sentato piii di cenlotrenta ri-
chieste concrete, tra cui il 
ridimensionamento dei due e-
serciti ed un accordo di pa
ce». 

«La risposta del regime di 
Seul e sempre stata quella 
di nuove provocazioni milita-

ri. Abbiamo proposto alcune 
misure per una ctrcolazione 
libera fra Nord e Sud, con il 
discorso del 6 agosto scorso 
del Prestdente Kim II Sung. 
nel quale sono state anche 
avanzate richieste di contatti 
diretti fra i partiti delle due 
parti, compreso it Partito de-
mocratico repubblicano, alpo-
tere nel Sud. II dittatore su-
dista Park e stato cosi co-
stretto dalla sptnta delle mat.-
se sud-coreane ad avviare 
trattative fra i due organt-
smi della Croce Rossa, per 
il successo delle quali noi 
compiremo ogni sforzo al fi
ne di diminuire le sofferenze 
del popolo e per avvicinare 
tl giorno della riunificazione ». 

Completa indipendenza 
« Ma tl regime fantoccio ha 

proclamato tlGdicembre scor
so lo stato d'emergenza con 
la scusa di una "minaccia dai 
nord", minaccia a cui non 
hanno creduto nemmeno gli 
americani. Questo provvedi-
mento e stato interpretato co
me una nuova misura repres-
siva del regime fantoccio e 
come una manovra, fino ad 
ora senza successo, di far fal-
lire le trattative. Nonostante 
questo atteggiamento noi fa-
remo ogni sforzo per la di-
stensione e la riunificazione 
che sono molto importanti 
per la pace in Asia e nel 
mondo. Ulteriore testimonian-
za di questo sforzo e la pro-
posta di pace avanzata da 
Kim II Sung, nel corso di 
un'intervista, in gennaio, al 
quotidiano giapponese Yomiu-
ri Shimbun». 

La RPDC come vede la so-
luzione del problema deter
minate dall'atteggiamento del
l'ONU verso la Corea? 

a Abbiamo sempre rispetta-
to e non abbiamo mat viola-
to la carta dell'ONU e il no
stro atteggiamento non cam-
biera. Ma ci riflutiamo di di
scutere la cosiddetta "questio-
ne coreana" sulla base della 
relazione dell' UNCURK (la 
commissione dell'ONU, impo-
sta dagli USA, per coprire la 

loro presenza militare nel 
Sud; n.d.r.) perche cib costi
tuisce una violazione della 
carta dell'ONU ed un'interfe-
renza net nostri affari inter-
ni. Alio stesso modo non pos-
siamo accettare elezioni sotto 
Vegida dell'ONU: il popolo co
reano e capace di fare da 
solo le sue elezioni e non ha 
bisogno di sorveglianza stra-
niera » 

«AUo stesso modo I'ONU 
deve annullare tutte le riso-
luzioni adottate illegalmente 
sulla Corea su richiesta de
gli USA, i quali a loro volta 
devono ritirare le loro forze 
annate che occupano il Sud 
sotto la bandiera dell'ONU. 
Non ci sono piii pretesti per 
rinviare questo ritiro. Nel 
nord non e'e un solo solda-
to straniero. Inoltre il Cile 
ha ritirato il suo rappresen-
tante dall'UNCURK, ai cui la-
vori non partecipa piii nem
meno tl Pakistan: I'ONU, in-
fine, deve invitare la RPDC a 
discutere tn assemblea gene-
rale la cosiddetta "questlone 
coreana", senza porci alcuna 
condizione. Esprimiamo la 
speranza che il PCI, Vopinio-
ne pubblica ed il popolo ita~ 
liano, sostengano la nostra po* 
sizione per il ritiro delle trup
pe amerlcane dai sud, per 
sciogliere VUNCURK e far 
ammettere la RPDC atl'ONU ». 

Unita antimperialista 
Qual e la vostra posizione 

suU'unita mondiale delle for
ze antimperialiste? 

cr La situazione internazio-
nale non si sviluppa a van-
taggio delle forze tmperiali-
ste e reazionarie. L'imperia-
lismo USA si trova in una si
tuazione interna ed interna-
zionale di difficolta e di cri
si, ma non e ancora cambia-
ta la sua politica aggressiva, 
come e dimostrato dalla dot-
trina Nixon volta a far com-
battere gli asiatici contro gli 
asiatici e gli arabi contro gli 
arabi, a riarmare i giappone
si e ad incoraggiare i loro 
sogni dt dominio in Asia. La 
Corea e il primo obiettivo dei 
militaristi giapponesi, pene-
trati gia nel sud del Paese. 
In questa situazione, il no
stro partito sostiene attiva-
mente tutti gli sforzi tesi a 
rafforzare l'unita di tutte le 
forze che si battono contro 
I'imperialismo, sulla base di 
quattro principi: anti-imperia-
lismo, appoggio at movimen-
to anti-coloniale ed al movi-
mento operaio. edificazione 
del socialismo, non mgerenza. 

Benche esistano divergence, 
siamo dell'opinione che sipos-
sa arrivare all'unita sulla ba
se di questi principi. Inoltre 
per realizzare l'unita del mo-
vimento comunista interna-
zionale non bisogna attaccar-
si reciprocamente; invece di 
incoraggiarlo alia divisione 
bisogna incoraggiarlo all'uni
ta ». 

L'ultima domanda verte sul
la possibilita di stabilire re-
lazioni diplomatiche fra l'lta
lia e la Repubblica democra
tica popolare di Corea. 

aSperiamo che le relazioni 
fra il vostro ed il nostro Pae
se — ci ha risposto il com
pagno Jang Chjong Sop — si 
normalizzino, per sviluppare i 
rapporti che noi desideriamo 
avere con tutti coloro che ri-
spettano V indipendenza del 
nostro Paese. Oggi abbiamo 
relazioni diplomatiche con 
molte decine di Stati e rap
porti economici e commercia-
li con oltre settanta. Siamo 
quindi desiderosi di stabilire 
normali e reciproci rapporti 
anche con l'ltalia, per aiuta-
re la mutua comprensione». 
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