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Assestamento dopo 

il freno al credito 

Le banche 
dietro la 

speculazione 
in borsa 

Come le grandi socie
ta hanno sfruttato I'eu-
foria dei mesi scorsi 

La llmitazlone del credito 
bancario ai client! con mez
zo miliardo e oltre (non plu 
del 12% dl aumento dal mar-
zo '73-marzo '74), declsa ver
so la fine del mese scorso dal 
govemo, sembra aver lmposto 
almeno un temporaneo colpo 
di freno ogll speculator! di 
borsa plu attlvi (in particola-
re ai gruppi Bonom! e Sin-
dona, a detta dl dlversl os-
servatori) che, In vista del 
«riporti» — una scadenza 
tecnica dove si concretlzza-
no le compravendlte dei tltoli 
depositati in banca. e dove 
entra in ozlone 11 denaro — 
sono « rientrati » precipitosa-
mente per tlmore di finlre 
in brutte acque. C'e stata co-
sl, dopo la febbre conosciuta 
nei mesi scorsi, una disce-
sa della borsa, che ha visto 
addirittura due « lunedl neri », 
quello del 30 luglio e quello 
del 6 agosto. 

In queste due giornate la 
borsa ha perso, secondo gli 
indici di « Sole-24 Ore», ri-
spettivamente il 5,6 per cen
to e 11 4,5 per cento. 

II 7 agosto il comitate dl-
rettivo degli agenti dl cam-
bio di Milano. preoccupato piu 
che mai circa voci catastrofi-
che di capitomboli, faceva un 
passo verso i principal! Isti-
tuti di credito per avere as-
sicurazione che le banche 
avrebbero continuato a finan-
ziare la speculazione come nel 
passato. II giorno dopo, un co-
municato ottimistico del di-
rettivo affermava: «Circa vo
ci diffusesi In merito a una 
riduzione delle disponibilita 
per i riporti e di un aumen
to degli scarti a garanzia, "1 
rappresentantl delle banche 
hanno dato assicurazioni che 
scarti e riporti non subiran-
no diminuzioni per le pros-
sime scadenze" ». 

Ma per il «Sole-24 Ore» 
questa assicurazione appariva 
« deludente ». « Cosa significa 
infatti — si chiedeva 11 glor-
nale finanziario — che le ban
che non ridurranno le dispo
nibilita per i riporti e non 
chiederanno un aumento degli 
scarti? A pensarcl bene, ben 
poco ». 

Per sostenere 1'andamento 
della speculazione occorreva 
piu danaro che per 11 passato, 
altro che uguali disponibilita! 

Per 11 « Sole-24 Ore », la que-
stione poi, non stava tanto nel-
le misure decise dal govemo, 
quanto nell'atteggiamento del
le banche. Ora che le cose si 
mettevano male, era anzi 11 
momento di coinvolgere le 
banche nelle responsabilita 
general!. « Le banche — si af
fermava — si sono sempre li-
mitate ad amplificare i feno-
meni di borsa, senza mai ten-
tare di correggerli... Anche 
le banche piu avvedute in ge-
nere si limitano ad applicare 
uno scarto di garanzia del 30 
per cento sul valore dei tltoli 
dati a riporto, senza preoccu-
parsi troppo della quotazione 
del titolo in relazione al suo 
presunto valore reale». Le 
banche cioe hanno «sem
pre » favorito la speculazio
ne. La cosa e risaputa, ma la 
affermazione del aSole-24 Ore» 
merita di essere registrata, 
perche dimostra la tensione 
raggiunta fra cosiddetti ope-
ratori di borsa e sistema ban
cario dopo le limitazioni cre-
ditizie. 

«La condotta delle banche 
— commentava il giornale — a 
prima vista sembrerebbe neu-
trale, ma non Io e perche met-
te a disposizione piu soldi 
nelle fasi di rialzo e taglia i 
fondi in quelle di ribasso, 
amplificando quindi la ten-
denza in corso ». Che cosa si
gnifica questo commento, fuor 
dei denti? Significa che le 
banche speculano in borsa, 
dopo certe febbri rialziste, so-
prattutto comprando titoli in 
ribasso. 

Molti — commentava 11 gior
nale — dopo le assicurazioni 
date da alcuni istituti di cre
dito al comitate direttivo de
gli agenti di cambio, si era-
no forse illusi circa la posi-
zione delle banche (cioe nel 
continuare a largheggiare nel 
credito facile, ndr) . Fortuna 
che sono stati in pochi. a Da 
molti giorni infatti si ha no-
tizia di ricerche di denaro da 
parte di operateri con clienti 
piu esposti, ed ormai la mag-
gior parte delle posizioni sono 
gia state sistemate ». Quindi 
i temuti capitomboli — dopo 
affannose ricerche di denaro 
— pare siano statl evitati. 
Comunque, passata la scaden
za dei riporti, si profila quel-
la delle liquidazioni di fine 
mese, dove ancora entra in 
scena il denaro a chiudere le 
partite. 

La caduta della borsa sareb-
be stata anche piu grave, se 
non vi fossero stati massicci 
interventi della Banca d'ltalia, 
con acquisti sui titoli piu e-
sposti al ribasso. Fra quest!, 
quelli piu esposti dei giomi 
scorsi. Erano i titoli collega-
ti alle societa dominate dai 
gruppi Bonomi e Sindona, 
che, a detta di Fabbri sul 
• Giorno », sono i due gruppi 
responsabili di «aver scon vol
te la borsa nel corso di que-
st'anno*. 

Se la borsa — che e il Iuo-
ffo della speculazione visibile 
— deve avere la funzione di 
cattlrare 11 risparmio*, que
sta funzione certamente Ilia, 
solo che 11 crispannio» alia 
fine non sempre affluisce ver
so attivlta produttive, capaci 
di remunerare il capitale In-
vestlto in azioni, ma nelle ta-
sche degli speculator! di alto 
bordo o fra gli utili incassa-
tl dalle banche per cul alia 
fine i tosati son sempre loro, 
i cosiddetti c risparmiatori» 
per i quail, a ognl occasion© 
rem, glomali Upo «Sole-24 
ore» non mancano mai di 
• s n a r e l*crime di coccodrillo. 

In difficolta Messmer dopo il «colpo di mano di ferragosto» 

I sindacati chiedono al governo 
una soluzione negoziata per Lip 

II nuovo piano governativo prevede la crea zione di quattro societa ma restano oscuri i 

meccanismi di questo progetto che viene accolto con sospetto dai lavoratori della fabbrica 

La palestra di Besancon, dove ieri si e tenuta I'assemblea de l lavoratori della L IP 

Acquistando il 5 1 % del capitale operante nella estrazione 

La Libia ha posto sotto controllo 
un gruppo di societa petrolifere 
Si fraffa del consorzio di societa AMOSEAS - Solo la Shell rifiuta le condizioni - Ora rimangono Exxon e Mobil 
Mufamenfi nel mercalo pefrolifero internazionale - Dichiarazioni di De Mifa e Berfoldi sul problema del prezzo 

Dopo il « giallo » di Tokio 

Agli arresti a Seul 
il sudcoreano rapito 

r. g. 

TOKYO. 17 
Sempre piu misterioso si fa 

il caso del rapimento del leader 
deU'opposizione sud coreana. 
Kim Dae Jung, rimpatriato di 
forza da cinque misteriosi per-
sonaggi. la settimana scorsa, 
mentre si trovava nel suo al-
bergo di Tokyo. 

Mentre il governo di Seul 
promette all'ambasciatore giap-
ponese di tenerlo informato de
gli sviluppi delle indagini con-
dotte da quella polizia, i prin
cipal! quotidiani giapponesi rife-
riscono con vistosi titoli che il 
maggiore awersario del presi-
dente Park (fu sconfitto alle ele-
zioni presidenziali del 1972) si 
trova virtualmente agli arresti 
domiciliari. 

Dopo essere riapparso ina-
spettatamente nella sua dimora 
di Seul dopo un avventuroso 
viaggio in auto e per mare, le
gato. imbavagliato e narcotiz-
zato. Kim Dae Jung e stato 
preso sotto la < protezione» 
della polizia coreana che gli 
vieta qualsiasi contatto con il 
mondo esterno. 

Egli non pud quindi essere 
avvicinato dai giornalisti e la 
sua casa e recintata da pic-
chetti di polizia armata che 
impediscono a chiunque di avvi-
cinarsi. 

Lo YOMIURI informa oggi 
che i ra pi tori — che secondo 
alcune fonti sarebbero agenti 
del controspionaggio coreano — 
avrebbero trafugato dalle ta-
sche dell'ex leader deU'opposi
zione un documento contenente 
un piano per la creazione di un 
governo coreano in esilio. 

Altro sviluppo che contribui-
?ce a gettare luce sinistra sul-
I'incidente sono le contrastanti 
dichiarazioni rese dai due prin-
cipali testimoni del rapimento: 
il capo del partito di unifica-
zione democratica coreana, 
Yang II Dong e un altro par-
'amentare coreano entrambi 
esponenti dell'ala moderata del-
I'opposizione di Seul che prefen-
scono abbandonare la linea ri-
gorosamente anti-Park promos-
sa da Kim Dae Jung fondando 
un nuovo movimento acquiscen-
te alia dittatura coreana. 

Le societa statunitensl ope
rants in Libia attraverso il 
consorzio AMOSEAS hanno 
ceduto il 51 per cento al go
verno libico. Solo una di esse, 
la Shell, non ha accettato. A 
far precipitare la situazione e 
stato il divieto di esportazio-
ne intimato dal governo di 
Tripoli. 

Una delle societa del grup
po AMOSEAS, l'Amerada, ha 
detto di attendersi un'inden-
nizzo di 18 milioni di dollari 
per la sua quota, che e dl un 
sesto. Vale a dire che l'acqui-
sto del 51 per cento costereb-
be al governo libico 108 mi
lioni di dollari. Altrl membri 
del consorzio ritengono tutta-
vla dl dover ottenere un prez
zo maggiore e la Shell ha fi-
nora rifiutato di accordarsi. 
Le societa rimaste fuori del 
controllo del governo libico 
sono dunque ora la Exxon e 
la Mobil. 

La progressione della presa 
di controlli libica cambia al
cuni datl del mercato mondia-
le. I governi del Golfo Persi-
co, in primo luogo l'Arabia 
Saudita, hanno accettato una 
partecipazione del solo 25 per 
cento e sono ora sotto la pres-
sione dell'opinione pubblica 
dei paesi arabi. Le compagnie 
statunitensi temono quindi 
una ulteriore revisione di tut-
ti gli accordi che potrebbero 
indebolire il loro controllo sul-
la destinazione del petrolio ai 
meroati di consumo. Gli ac-

Un'analisi dell'organo del govemo dell' URSS 

Le «Isvestia» per Pampliamento 
dei rapporti italo-sovietici 

Dopo essere stata una pioniera dell'incremento del commercio con i paesi 
socialist!, PItalia« ha sceso tre o quattro gradini»- L'accordo decennale 

MOSCA, 17. 
Le Izvestia si pronunciano 

stasera in favore dell'amplia-
mento delle relazioni economi-
che tra URSS e Italia. II gior
nale pubblica un artico'.o di 
Lev Tolkunov. rientroto re-
centemente dall'Italia, in cui 
egli illustra in particolare la 
reazione dei circoli dmgenti 
del Paese al felice sviluppo 
del rapporti econom:ci d?l-
lTJnione Sovietica con i Pae
si capitalisti. La stampa dei 
circoli d'affari d'ltalia — egli 
rileva — sta esaminando, ana-
lizzando, traendo conclusion! 
dalle notizie circa I'amplia-
mento della cooperazione eco-
nomica dell'URSS con gli 
Stati Unit! e con la RPT a 
seguito dei viaggi di Leonid 
Breznev. E ci6 non e casuale. 
Non molto tempo fa I'ltalia 
fu uno del pionieri dell'in-
cremento del commercio con 
I .Paesi socialistl. L'accordo 
con la FIAT sulla sua parte
cipazione alia costruzlone del-
lo stabilimento automobillsti-
co di Citta Togliatti venne 
definito «1A transazione del 
secolo J>. 

Oggi bbogna riconoscere — 
scrive l'organo del govemo 
aovletlco — one sia questa 
tnnMstoD* aim l'aooordo «on 

l 'ENI sulle fomiture di gas 
naturale all'Italia in cambio 
di impianti per gasdotti, deb-
bono cedere il primato agli 
accordi con gli altri paesi. 
Nell'elenco dei partners eco-
nomici dell* URSS lTtalia ha 
sceso, tra l paesi occidental! 
dopo il 1970. tre o quattro sca
ling cedendo il posto a Stati 
quali la Prancia. la Gran Bre-
tagna e gli Stati Uniti. 

Tuttavia, come e stato piu 
volte sottohneato, il nuovo ca-
rattere delle relazioni della 
Unione Sovietica con gli Stati 
Uniti e la RPT non danneggia 
gli interessi degli altn paesi 
ne le loro possibilita nellam-
pliamento dei rapporti econo
mic i e di altra natura con 
lTJnione Sovietica. Ecco per-
cl\6 in Italia vengono riposte 
grandi speranze sul nuovo ac-
cordo economico-commerciale 
decennale con l'Unione So
vietica, 

«L'accordo concluso per 
un anno, due o tre — ha mes-
so in rllievo il viceministro 
del Commercio estero italiano 
Giulio Orlando — non corri-
sponde gia piu al ciclo pro-
duttivo in condizioni di tecno-
logia avanzata. Gli aspettt plu 
Interessantl deH'accordo de
cennale rlguardano proprio le 
nuov* forme ed i metodi dl 

cooperazione tra i due Paesi. 
Ad esempio. e prevista la pos
sibilita da cooperazione sui 
mercati di questi paesi. il va-
sto scambio di informazioni 
tecniche. di brevetti. di idee, 
di esperienza». Tra queste 
nuove idee che hanno susci-
tato grande interesse nell'opi-
nione pubblica italiana vi e il 
progetto di costruzione di una 
autostrada Roma-Mosca che 
dovrebbe attraversare alcuni 
paesi europei. Esistono propo-
ste degne di attenzione circa 
1'ampliamento della coopera
zione nel campo dell'energe-
tica, circa l'invito all'URSS 
di partecipare airindustrializ-
zazione del Sud dellTtalia, 
eccetera. 

Riguardo alia situazione po
litics in Italia. Lev Tolkunov 
scrive: «Non si possono non 
salutore quei punti della 
dichiarazione programmatica 
dell'attuale governo di Maria
no Rumor che riguardano la 
aspirazione dellTtalia «a par
tecipare attivamente alia ga
ranzia del successo della con-
ferenza sulla slcurezza e la 
cooperazione in Europa», al 
sostegno del dialogo costrutti-
vo tra gli Stati capitalbtl e 
•ociallAU. -

cordi flnora hanno conferma-
to, dalla Nigeria all'Iran, un 
« dlritto di prelazione » delle 
compagnie statunitensl sulle 
forniture anche sulle quote 
diventate proprieta statale. 
Ma cio e dovuto alia tempo-
ranea debolezza dl quei gover
ni e all'incapacita del governi 
europei a costruire un'alterna-
tiva al di fuori delle societa 
internazionali. -

Altri dati degli sviluppi sul 
' mercato internazionale sono 
1'annuncio che lTran, uno dei 
piu forti produttori mondiaii, 
e pronto ad aumentare le for
niture del 60 per cento al 
ritmo del 20 per cento di in-
cremento all'armo; che il Ve-
nebuela ha accettato per la 

• prima volta di rifornire le 
raffinerie di Cuba finora ap-
provvigionate dai lontani cen-
tri di produzione dell* URSS; 
che il governo UV5A sta bru-
ciando le tappe per acqulsire 
le riserve dell'Alaska in modo 
da recuperare un certo spazio 
di indipendenza dal mercato 
estero. 

Con tale situazione di movi
mento contrasta clamorosa-
mente la rassegnazione con cui 
affrontano il problema petro-
lifero alcuni ministri del go
verno italiano. In dichiarazio
ni rilasciate alia stampa sia 
De Mita (Industria) che Ber-
toldi (Lavoro) si richiamano 
all'aumento dei prezzi inter
nazionali per sostenere che 
1'aumento dei prezzi al consu
mo diverra «inevitabile » in 
Italia. Se la pensano cosi, il 
monopoko petrolifero e pron
to a servirli, imbottendo gli 
ufnci ministeriali e la stam
pa di cifre sul nncaro del 
petrolio greggio. Ma il prezzo 
del greggio incide in misura 
limitata sul prezzo dei deri-
vati del petrolio. II prezzo del 
greggio pud raddoppiare e 
l'unico risultato sara un mu-
tamento nella posizione delle 
compagnie che effettuano la 
estrazione mentre bastera una 
riduzione rag.onevole dei co-
sti di trasporto e raffinazione 
per annullare con vantaggio 
l*aumento del prezzo del pe
trolio greggio nei luoghi di 
provenienza. 

C'e una proposta di dare 
autonomia, con accordi inter
nazionali adeguati. ai rifomi-
menti dellTtalia affidando 1'ac-
quLsto dell'intero fabbisogno 
all'Ente di Stato. Questa esi-
genza, giustLssima. non entra 
perd nel merito della forma-
zione dei costi di produzione 
industriale degli olii combu-
stibili e delle benzine che so
no un problema interamente 
italiano, interamente di com-
petenza del govemo. COSA si 
sta facendo per la revisione 
delle licenze di raffinazione? 
E cosa per impedire ultenori 
sperperi nella rete distribu-
tiva? 

II rinvio al « mercato inter
nazionale » rivela una vasta 
zona di pretestuosita che due 
settimane fa lo stesso mlni-
stro del Bilancio aveva un po' 
schiarito. affermando 1'impe-
gno a intervenire nel sistema 
di raffinazione, trasporto e di-
stnbuzione dei prodotti petro-
liferi. Si attendono g!i svilup
pi pratlci di questo impegno. 
Spetta al governo recuperare 
uno spazio per dettare anche 
all'ente di Stato una politica 
deH'energia corrispondente ai 
bisognl dell'economia italiana, 
In cima al quali c'e oggi quel
lo di assicurare la stablllta 
del prexzo del owburantl. 

PARIGI, 17 
II governo francese e in dif

ficolta per l'affare LIP: diffi
colta politiche perche il « col
po di mano di ferragosto» 
ordinato personalmente dal 
primo ministro Messmer ha 
sollevato una ondata di indl-
gnazione neH'opinione pubbli
ca che riteneva, come la mag-
gior parte degli osservatorl, il 
caso della fabbrica di Besan-
con avviato ad una soluzione 
negoziata. 

La giornata nazionale di 
protesta che ha visto ieri mi-
gliaia di persone partecipare 
ai due comizi organizzati dai 
sindacati e dai partiti di sini
stra a Besancon e a Parigi. 
gli scioperi di solidarieta verl-
ficatisi in vari settori pro-
duttivi. il fermo atteggiamen-
to delle maestranze e dei sin
dacati hanno fatto cnpire a 
Messmer di aver commesso 
un grosso errore tattico e po
litico: tattico perche e risul-
tata errata la valutazione dl 
una smobilitazione sociale nel 
perlodo piu acuto delle vacan-
ze estlve. politico perche il 
governo s'e trovato a fare 1 
contl con una opinione gene-
ralmente favorevole agli ope-
ral scacclati dalla loro fabbri
ca e quindi davanti alia non 
felice prospettiva di una « ren-
tree » sociale anticlpata e « plu 
calda » del prevlsto. 

Ieri sera, mentre nuovl in-
cldentl avvenlvano attorno al
ia fabbrica contesa tra ope
ra! e polizia. il ministro del-
l'industria Charbonnell ha 
quindi presentato alia televi-
slone un nuovo piano del go
verno, da lui definito «solu
zione industriale di rilancio, 
che prevede la creazione ~ 
sulle spoglie della LIP — dl 
tre societa distinte (orologeria, 
macchine utensili e armamen-
to), piu una quarta societa 
creata «ad hoc» per assorbl-
re l'eventuale mano d'opera 
eccedente ed evitare licenzia-
menti. A partlre dal primo 
settembre le nuove societa 
(che conserverebbero 11 nome 
LIP) invierebbero agli interes-
sati le lettere di reingaggio 
e la produzione potrebbe co-
minclare dal successlvo pri
mo ottobre. La reazione del 
sindacati e oggi orientata al
ia prudenza. In effetti 11 nuo
vo piano governativo appare 
come un'arma a doppio ta-
glio: da una parte esso assi-
cura teoricamente la conser-
vazione di unaentita LIP, 
alia quale gli operai sono ov-
viamente legati, evita 11 te-
muto smantellamento del 
complesso produttivo e assi-
cura il riassorbimento della 
integralita della mano d'ope
ra. Dall'altra pero non si co-
noscono le condizioni di rias-
sunzione e di gestione di que
ste nuove imprese ne come 
avverra la ripartizione della 
LIP nelle quattro societa pre-
vlste da Charbonnel. 

L'assemblea generale delle 
maestranze, tenutasi stamatti-
na nella palestra di Besan
con messa a disposizione de
gli operai dal sindaco della cit
ta, ha manifestato una netta 
ostilita al piano governativo 
per i punti oscuri che esso 
contiene ma ha ribadito la 
sua volonta di negoziare: ma 
— ha detto il delegate della -
CGT con molto reahsmo — ne
goziare su che cosa? Sul pia
no siesso, che per il gover
no e un tutto da prendere o 
da lasciare, o sulle condizioni 
di realizzazione di questo 
piano? 

Charbonnel, e non poteva fa
re altrimenti dopo le manife-
stazioni che hanno fatto se
guito ail'intervento bruU»*e 
della polizia. pur affermando 
che e difficile parlare di ne-
goziato in una situazione in 
cui non esiste un padrone da 
opporre alle maestranze e al 
loro rappresentantl legittimi. 
cioe i sindacati (e 11 gover
no. per ora, non ha nessuna 
intenzione di assumere il ruo-
lo di padrone di una impre-
sa il cui fallimento e stato 
provocate da altri) ha detto 
che la discussione e possibl-
Ie con il delegate governati
vo Giraud e che questa di
scussione potrebbe acTdirittu-
ra aprirsi la settimana pros-
sima. 

Dopo alcuni giorni di aspra 
tensione, carattenzzati da du
ll scontri tra manifestanti e 
polizia, sembra dunque aprir
si uno spiraglio se e vero che 
organizzazioni sindacali e go
verno — quest'ultimo per in-
terposta persona — si onen-
tano verso una trattativa di 
cui tuttavia resta da fissare 
Toggetto: ma quel che conta. 
in questo caso. e il principle 

Delle tre condizioni inizial-
mente paste dai sindacati per 
l'apertura delle trattative — 
ritiro delle forze di polizia 
dalla fabbrica, nessuno sman
tellamento della stessa e nes-
sun licenziamente — due sem-
brano acquisite: quanto alia 
presenza della polizia nello 
stabilimento, essa non appare 
piu come un fatto preclusl-
vo perche da una parte e sta
to proprio 1'intervento della 
gendarmeria a trasformare II 
caso LIP da problema regio-
nale a problema nazionale e 
in secondo luogo e evidente 
che in queste condizioni la 
trattativa dovra svolgersi a 
Parigi, quindi sotto 1'occhlo e 
il controllo di una vasta opi
nione pubblica oggi favorevo
le alia lotU degli operai del
la LIP. 

Un africano ucciso e 265 arrestati 

Namibia: brutale 
repressione della 
polizia razzista 

II sanguinoso episodio e accaduto a Katutura, dove gli agenti 
hanno sciolto con la forza una riunione dello S W A P O 

WINDHOEK (Namibia). 17 
Ancora una volta, la poli

zia razzista del Sud-Afric-a ha 
scatenato una sanguinosa re
pressione contro il popolo del
la Namibia (ex Africa del 
Sud-Ovest); il bilancio deglt 
scontri, verificatisi a Katutu
ra, nei press! della capitale, 
e di un lavoratore africano 
ucciso ed altri 265 arres*ati. 
Tutto e cominciato quan'lo la 
polizia ha fatto irruzione in 
una casa per impedire una 
riunione di alcune decme di 
membri della lega giovanile 
dello SWAPO (Organizzizio-
ne popolare del Sud-Ovest 
africano), che si batte per la 
indipendenza della Namibia. 
II diritto all'indipenclenza. co
me si sa, e stato formalmente 
sancito anche dalle nazioni 
Unite, ma il regims razzista 
dl Pretoria non ne tiene al-
cun conto e continua ad am-
ministrare in miniera colo-
niale la Namibia, definendola 
col vecchio nome colonialista 
di « Africa del Sud-Ovest» e 
mantenendovi un regime di 
apartheid del tutto analogo a 
quello vigente nel territorio 
della Repubbliea Sud-Africa-
na. La lotta dello SWAPO si 
svolge attualmente sia sul 
piano politico che su quello 
della guerriglia. in stretta col-
laborazione con la lotta degli 
altri movimenti di liberazio-
ne dell'Africa australe (a co* 
minciare dallo ZAPU in Rho
desia e dall'African National 
Congress in Sud-Africa). 

Con l'irruzione della poli
zia a Katutura. la riunione 
della lega giovanile dello 
SWAPO e stata brutalmente 
interrotfca; ma poco dopo al
cune centinaia di Ovambo 
(l'etnla che popola quella re-
gione e che costituisce oltre 
la meta dei 750 mila abitanti 
della Namibia) hanno reagi-
to al sopruso organizzando 
una grande manifestazione. 
nel corso della quale sono 
stati incendiati alcuni edifi-
ci ed e stata attaccata una 
stazione di polizia. E' a que
sto punto che la polizia ha 
caricato duramente i mani
festanti, facendo uso delle 
armi; come si b detto. un 
africano e stato ucciso ed un 
numero imprecisato feriti. 
mentre 265 sono gli arrestati. 

Lo scontro di ieri e il se

condo verificatosi in questa 
settimana; mercoledl scorso, 
infatti. un'altra manifestazio
ne, con centinaia di persone, 
era stata organizzata dallo 
SWAPO dl fronte al trlbu-
nale dl Ondangua per prote-
stare contro i processl a ca-
rico di lavoratori e militant! 
africani; anche In quella oc-
casione erano seguitl durl 
scontri con la polizia razzista. 
che aveva operate 26 arresti. 

Se la lotta contro l'oppres-
sione razzista del regime bian
co di Vorster e assal viva in 
tutta la Namibia, particola
re slancio essa assume nel 
territorio degli Ovambo, che 
si estende nella parte setten-
trionale del Paese. Gli Ovam
bo costituiscono i due terzi 
della mano d'opera afneana 
della Namibia (30 mila su 45 
mila) e sono occupati soprat-
tutto nelle miniere; il regi
me amministrativo cul sono 
sottoposti e ricalcato su quel
lo dell'apartheid. Non posso
no infatti uscire dalla loro zo
na, detta « zona tribale » se 
non in forza di un « contratto 
di assunzione» per un mini-
mo di 18 mesi; non possono 
perd portare con s6 le fami-
glie ne hanno alcun diritto di 
scegliersi il tipo dl lavoro o 
l'azienda in cul prestare la 
loro opera, mentre i loro sa-
lari si collocano a livelll che 
e etifemistico definire dl fa
me (e che tuttavia rappresen-
tano molto rispetto alle con
dizioni di vita di coloro che 
sono esclusi da questi con-
tratti di tipo schiavistico). 

Nel dicembre del 1971 fu-
rono proprio gli Ovambo. ri-
bellatisi a questo trattamen-
to, a dare vita al primo gran
de sciopero nella storia del
la Namibia: oltre 13 mila la
voratori africani si astennero 
dal lavoro per oltre un mese, 
determinando la paralisi del
le miniere e di altri settori 
produttivl e creando serie dif
ficolta aH'amministrazione 
«blanca», che non riuscl a 
spezzare la lotto, nemmeno 
con le piu dure misure re
pressive. Gli scioperantl. inol-
tre. tornati nella loro «zona 
tribale», si diedero a fare 
opera di propaganda e di agi-
tazlone fra la popolazione del 
villaggi, spingendola a ribel-
larsi contro il dominio raz
zista. ,. 

' Fu cosl che la polizia e le 
truppe di Vorster invasero la 
« zona tribale » per sclogliere 
con la forza le riunloni nei 
villaggi ed arrestare gli « agi-
tateri». Piu o meno la stes
sa cosa e accaduta lerl a 
Katutura: ma lo SWAPO a 
ormai una organizzazlone ag-
guerrlta, con salde radicl nel-
le masse popolari, e in gra-
do di proseguire la sua lotta 
in tutta la Namibia malgra* 
do la repressione. Si tratta, 
certo, di una lotta assai du« 
ra e difficile, come ha sotto
hneato anche il documento 
del Partito comunlsta sud-
africano che abbiamo pubbli-
cato alcuni giomi addietro: 
ma e comunque definitlva-
mente tramontato 11 tempo in 
cui i razzlsti di Pretoria po-
tevano illudersl di soffocare 
ognl protesta delle masse !a-
voratrici africane e dl ne^are 
la loro aspirazione alia indi
pendenza. | 
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LA FEOERAZIONE 
ITALIANA DELLA CACCIA 
INVITA ALLA PRUDENZA 

Alia vigilia della nuova stagio-
ne venatoria un appello e neces-
sario a tutti. Cerchiamo di ricor-
dare che la prudenza e la 
prima virtu del cacciatore. 

La seconda e la moderazione. 
Accontentiamoci sportivamente 

di quello che ci viene messo 
a disposizione dalle circostan-
ze (e dai regolamenti di caccia 
controllata, ormai estesi ovun-
que). Rispettiamo la proprieta 
altrui. Teniamoci lontani dal
le strade e dalle case. Non 
spariamo alia cieca nei cespu-
gli o fra gli alberi. Una im-
prudenza potrebbe costarci ca-
ra: meglio quindi non preme-
re il grilletto se non si ha la 
visuale completamente sgombra. 

Cerchiamo di condannare le 
prepotenze e le illegalita. 

Oggi piu che mai e necessa-
rio isolare chi non sa o non 
vuole rispettare le leggi. De-
nunciare alia piu vicina pattu-
glia di vigilanza in continuo mo
vimento il giorno deH'apertura. 
qualsiasi abuso significa rende-
re un grosso servizio a tutta 
la categoria dei cacciatori ed 
effettuare la piu concreta dife-
sa della nostra passione. , 

FEDERCACCIA = SICUREZZA 
PER LA NATURA, 
PER LA VIGILANZA, 
PER IL RIPOPOLAMENTO. 
AIUTATECI ANCHE VOI 

S*.y 
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La tessera defla Feoeranone ttafiana 
della Caccia da dintto alia nvtsta 
"IL CACCIATORE iTALIANO". 
al hbero accesso su lutti • campi 
dt tiro a vok) e alia pohzza 

IbHiitalia 
AMirnraiimii 
con i sequenti massimah 
la -responsabilita civile, da 20 a 

100 milioni per le persone e 
5 rrnlioni per animali o cose. 

2° infortuni. da 5 a 9 milioni e mezao 
e rmlle lire gKxnabere in caso 
di iriabtlita temporanea. 
Inodre. dal 26 agosto 1973. 
rassicurazione e estesa anche 
atreseroiio delta pesca sportw* 
Perle guardie giurate 
i massimafi sono eJevati da 10 
» 15 mifioni sta in caso di sinistra 
check mvaMrtapermanente. 

Unitevi a not Federcacoa significa 
stcurezza. 
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