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Una intervista di Thiounn Prasit, ministro del governo reale di unione nazionale 

Guerra americana in Cambogia 
Non e, come vorrebbe fdr credere Kissinger, una « guerra civile » - Due milioni di dollari al giorno per sostenere Lon Nol - E' co-
minciata la stagione secca: i combattimenti si i'anno piu aspri - II regime di Phnom Penh in una situazione disperata - II FUNK 
costruisce nelle zone libere (il 90% del territorio nazionale) un nuovo potere democratico - Come risolvere ii problema cambogiano 

Due immagini della guerra in Cambogia - A sinistra: soldati del regime inscenano una manifestazione a Phnom Penh, sparando in aria per chiedere di 
essere pagati. A destra: soldati delle forze specialj pagate dagli Stati Uniti « interrogano » un prigioniero, immergendogli a forza la testa nelle acque del 

(Telefoto ANSA) Mekong. 

DALL'INVIATO 
PARIGI, dicembre 

Thiounn Prasit, segretario 
dell*Ufflcio politico del CC del 
Fronte unito nazionale di 
Kampuchea (FUNK), e mini
stro del coordinamento del 
governo reale di unione na
zionale di Cambogia (FUNK), 
e stato a Parigi per parteci-
pare alia conferenza interna-
zionale che, due settimane fa, 
ha discusso la situazione di 
questo Faese dell'Indocina e 
lanciato un appello ad una 
azione permanente e coordi-
nata per costringere gll Stati 
Uniti a cessare la loro ag-
gressione. In questa occasio-
ne, il ministro Thiounn Pra
sit ha accettato di esporre ai 
nostri lettori, in una intervi
sta all'Unita, i dati fondamen-
tali della situazione in Cam
bogia, e le prospettive della 
lotta che, nel momento in cui 
si sta aprendo la stagione sec
ca dopo sei mesi di piogge 
monsoniche, e destinata ad 
entrare presto in una nuova 
f ase estremamente « calda ». 
Ecco i punti principali della 
conversazione di Thiounn Pra
sit. 

Guerra civile 
o aggressione 
americana? 

«Gli imperialisti americani 
cercano di far dimenticare la 
guerra di Cambogia, e utiliz-
zano tutta la loro macchina 
propagandistica per far crede
re che quanto vi accade sia 
una guerra civile, o il frutto 
di una "aggressione del Nord 
Vietnam". Dopo la firma del-
l'accordo di Parigi sul Viet
nam, essi volevano far crede
re che la guerra in Cambogia 
sarebbe finita in breve volge-
re di tempo. Ma e awenuto 
il contrario. In sei mesi e 
mezzo gli Stati Uniti hanno 
lanciato sul nostra Paese 240 
mila tonnellate di bombe, tre 
volte il tonnellaggio sgancia-
to sulla Gran Bretagna duran
te tutta la seconda guerra 
mondiale. La lotta del popolo 
cambogiano, la solidarieta e la 
protesta di tutti i popoli del 
mondo compreso quello degli 
Stati Uniti hanno costretto gli 
USA a cessare, ufficialmente. 
i bombardamenti aerei il 15 
agosto. 

« Ma dopo questa data Tag-
, gressione e continuata sotto 
altre forme. Gli Stati Uniti 
vogliono "khmerizzare" la 
guerra, cioe far combattere i 
cambogiani (khmer) contro i 
cambogiani. Per attuare que
sta politica, Nixon concede 
attualroente ai fantocci di 
Phnom Penh oltre 2 milioni 
di dollari di aiuti al giorno. 
Calcolato su base annuale, 
questo aiuto e cost suddMso: 
350 milioni di aiuti militari 
(e Nixon ha chiesto ora altri 
200 milioni), 200 milioni di 
aiuto economico, 50 milioni di 
aiuti finanziari per sostenere 
il regime. Vi vanno aggiunte 
le spese per gli istruttori a-
mericani che addestrano nel 
Sud Vietnam i mercenari di 
Phnom Penh, e le spese per 
i voli di ricognizione, i mi-
tragliamenti ed i bombarda
menti clandestine Si giunge 
cosl ad un miliardo di dollari 
aU'anno. 

« Per attuale la "khmerizza-
zjone" della guerra, Lon Nol 
ha avuto dagli americani For
tune di raccattare altri solda
ti. Un'altra forma di aggres
sione sono i voli-spia, i mitra-
gliamenti ed i bombardamen
ti clandestini. come awenne 
il 16 settembre durante la 
battaglia di Kompong Cham. 
Inflne un'altra forma di ag
gressione e rappresentata dal-
la partecipazione alia guerra 
di mercenari thailandesl e 

> saigonesi, che sono ora oltre 
10.000. • 

«Oltre a cib, Nixon minac-
ci* di riprendere i bombar

damenti anche sul Vietnam. 
Per il 1974 e gia previsto un 
bilancio di 275 milioni di dol
lari per gli interventi aerei, 
compresi quelli dei B-52. Per 
l'lndocina e gia previsto l'im-
piego di 117.000 tonnellate di 
bombe. Da tutto questo si 
pub vedere che l'aggressione 
americana continua, e cne an-
zi gli americani si preparano 
gia per il 1974 ». 

Come si sviluppa 
la lotta contro 
l'aggressione 

«In questa situazione, noi 
continuiamo la nostra lotta, 
che entra ora in una fase de-
cisiva e irreversibile. In ef-
fetti: 1) il nemico manca di 
forze vive, mentre nella guer
ra popolare il fattore deter
minants e rappresentato dal-
la popolazione, che e la fonte 
delle forze vive. Nei sei mesi 
e mezzo di guerra aerea ame
ricana abbiamo messo fuori 
combattimento 130.000 nemi-
ci, mentre in tutto il 1973 ne 
abbiamo eliminati 150.000. I-
noltre i soldati fantoccio non 
sono pagati, non hanno riso, 
hanno il morale a terra, sono 
presi dalla psicosi della scon-
fitta. Cosl passano dalla no
stra parte in massa. II 5 ago
sto a Taing Kauk 1.800 ufficia-
li e soldati si sono arresi con 
armi e bagagli, compresi i 
carri armati e i cannoni da 
105 mm. Persino alti ufficiali 
di Lon Nol si ribellano, come 
dimostrano i due bombarda
menti aerei del 17 marzo e 
del 19 novembre sul palazzo 
di Lon Nol. La popolazione 
delle citta ancora occupate 
dal nemico ora le abbandona, 
e il flusso dei rifugiati si e 
rovesciato gia all'inizio di que-
st'anno. Le citta si svuotano. 
Nelle nostre offensive del 1973 
abbiamo liberato 300.000 abi-
tanti. A Kompong Cham ab
biamo liberato 30.000 abitanti, 
i due terzi della popolazione. 
E' qui, nella distruzione delle 
forze vive del nemico e nella 
liberazione della popolazione, 
che risiede la nostra vittoria. 
II nostra obiettivo attuale non 
e quello di prendere le citta, 
ma di eliminare le forze ne-
miche e disseccate le fonti di 
uomini del nemico. 

fflnoltre, 2) la situazione 
del nemico e disperata. Nelle 
zone nemiche non ci sono piu 
riso ne altri generi alimenta-
ri. n riso, l'alimento di base, 
viene importato dalla Califor
nia, e costa, prezzo ufficiale, 
20.000 riel al quintale. L'entra-
ta mensile di una famiglia 
media e di 5.000 riel. 

« Nella stagione secca che 
sta cominciando, questa situa
zione si aggravera ancora, per
che con le nostre offensive 
continue distruggeremo piu 
forze vive del nemico, che 
non potra sostituirle perche 
le sue fonti di uomini si dis-
seccano. D'altra parte tagliere-
mo tutte le vie strategiche di 
comunicazione terrestri e flu-
viali, e faremo di tutto per 
ostacolare il traffico aereo. 

c Bisogna ricordare che nel-

Mezzipesanti 
inviati dagli USA 
a Phnom Penh 

- PHNOM PENH, 23 dicembre 

Gli Stati Uniti stanno fa* 
cendo affluire a Phnom Penh, 
a ritmo accelerato, nuovo e-
quipaggiamento militare, in 
particolaie mezzi blindati e 
veicolL Entro breve tempo gli 
americani vorrebbero equipag-
glare un nuovo reggimento 
blindato. 

Stanotte combattimenti si 
sono avuti a soli tre chilome-
tri dal centra di Phnom Penh, 
e nella immediate periferia 
della citta. Un grosso scanda-
lo di trafflco di residuati bel-
lici ha intanto costretto il re
gime a dastituire tre genera-
li. 

Nel Vietnam del Sud un eli-
cottero di Saigon e esploso, 
provocando la morte o il feri-
mento di una venttna di sol
dati, a 80 km. dalla capitale. 

la guerra popolare il fattore 
fondamentale e la popolazio
ne, senza la quale non si 
possono avere ne soldati ne 
basi economiche. In Europa 
si ha l'abitudine della guerra 
di fronte, "classica", come la 
seconda guerra mondiale o 
quella del Medio Oriente. Ma 
per quanto ci riguarda non 
bisogna considerare le cose da 
questo punto di vista. La base 
della lotta e la guerriglia. Ci 
sono tre forze armate — i 
guerriglieri, le forze regionali 
e le forze locali — e la base e 
la guerriglia. L'obiettivo non 
e quello di prendere le citta, 
ma di sottrarre la popolazione 
al nemico. Perche non abbia
mo preso le citta, quando era-
vamo alle porte di Phnom 
Penh malgrado i bombarda
menti o stavamo combatten-
do a Kompong Cham e tutti 
credevano che l'avremmo con-
quistata? II nostro scopo era 
di distruggere le forze vive 
del nemico (a Kompong Cham 
abbiamo eliminato 7.500 nemi-
ci, liberato 30.000 abitanti, di-
strutto tutte le fortiiicazioni). 
Non avevamo interesse alle 
citta. Ma con poche centinaia 
di uomini possiamo immobi-
lizzare migliaia di soldati ne-
mici. Le citta noi le liberere-
mo al momento opportuno». 

II potere 
nelle zone 
liberate 

al l Fronte unito nazionale 
di Kampuchea (FUNK) e il 
fronte nazionale unito piu lar
go che si sia mai visto nella 
storia, riunendo forze patriot-
tiche che vanno dal capo del-
lo Stato, animato da un im-
menso patriottismo, fino al-
l'operaio e al contadino piu 
diseredato, passando per i 
membri patrioti della fami
glia reale, la borghesia nazio
nale, la piccola borghesia, gli 

intellettuali ed i monaci bud-
disti. In tre anni e mezzo il 
FUNK e divenuto un bell'al-
bero robusto, verde e frondo-
so, dalle solide radici profon-
damente piantate nel terreno 
delle masse popolari. E' un 
albero che pub resistere a 
ogni tempesta. 

«II potere nelle zone libere, 
che comprendono il 90 per 
cento del territorio, e un po
tere nuovo. In ogni localita 
viene eletto un comitate del 
Fronte, che conta tre, cinque 
o sette membri secondo l'im-
portanza della localita, che la 
amministrano. Partecipano al 
Fronte organizzazioni di mas
sa di contadini, studenti, don-
ne, monaci buddisti. Stiamo 
sviluppando la rete sanitaria, 
formando in corsi special! me
dic! e infermieri. Vi sono in-
fermieri anche tra le mino-
ranze etniche, che prima non 
conoscevano nemmeno la lin
gua khmer. Seguono corsi 
teorici per tre mesi, e poi 
fanno nove mesi di pratica, 
poi tornano a studiare altri 
tre mesi, e cosi via. Svilup-
piamo il carattere nazionale 
e democratico della nostra 
culture. Abbiamo eliminato la 
usura, che prima prevedeva 
tassi d'interesse del 12-15 per 
cento al mese. Abbiamo di-
minuito la rendita fondiaria 
al 20-30 per cento. Cosi abbia
mo potuto liberare le forze 
produttive ed eliminare gli 
ostacoli posti dalla societa 
feudale. Non abbiamo collet-
tivizzato le terre ne attuato 
una riforma agfaria. Tutte le 
misure in campo agrario so
no orientate alia mobilitazio-
ne delle forze patriottiche 
delle campagne per sostenere 
la guerra popolare e sviluppa-
re la produzione. Solo le ter
re degli agrari traditori ven-
gono confiscate dallo Stato e 
distribuite ai contadini pove-
ri. Le terre degli agrari che 
sono assenti ma non hanno 
tradito vengono coltivate tern-

poraneamente dalla collettivi-
ta. Cosl e aumentata la pro
duzione: nel 1973 la produzio
ne e stata dieci volte supe-
riore a quella del 1972, che 
perb fu un anno di grave 
siccita e di produzione molto 
bassa. Ma anche rispetto ad 
una annata normale si e pro-
dot to quest'anno tre volte di 
piii. La nostra zona libera e 
vasta e ricca, e produce riso 
per tutta la popolazione, per 
chi passa dalla nostra parte e 
persino per l'esportazione. 
Nelle zone libere non si man-
gia riso californiano ». 

Come risolvere 
il problema 
cambogiano 

u La amministrazione Nixon 
conduce una propaganda sfre-
nata per tentare di confonde-
re, le idee e far-, credere che 
in Cambogia, come ho detto, 
sia in corso una guerra civi
le, e che quindi la soluzione 
dipenda da una intesa tra "le 
due parti". Nixon e i fascisti 
di Phnom Penh sanno che si 
trovano in un vicolo cieco, e 
cosl la sola via che essi spe-
rano di poter utilizzare per 
uscirne sia quella di un 
"compromesso" tra il regime 
di Phnom Penh e il FUNK e 
il GRUNK. Ma abbiamo ripe-
tuto molte volte che noi non 
accetteremo alcun compro
messo. II nostro e il solo go
verno legittimo e legale della 
Cambogia, le cui forze armate 
popolari di liberazione nazio
nale hanno gia liberato piu 
del 90 per cento del territo
rio e 1'80 per cento della po
polazione. 

«La Cambogia e un Paese 
piccolo, con 7 milioni di abi
tanti soltanto. Siamo un popo
lo pacifico, dolce e tolierante. 
in cui rinfluenza buddista e 
importante. Vuole vivere in 
pace all'interno delle sue fron-

tiere. Ma la pace pub essere 
vera e durevole solo nell'indi-
pendenza, neH'onore e nella 
dignita. Cosl noi pensiamo che 
la nostra lotta attuale sia la 
lotta di tutti i popoli che 
amano la pace-, la democra-
zia e il progresso. Se accet-
tassimo un compromesso con 
i traditori, non esisterebbe 
piu alcuna differenza tra il 
patriottismo e il tradimento, 
tra il fascismo e la democra-
zia, tra l'oppressione e la li-
berta. Nel momento attuale, 
in cui la vittoria si awicina, 
accettare un compromesso 
con i traditori significherebbe 
tradire il popolo e la patria, 
perche priverebbe il popolo 
della vittoria sicura e pros-
sima. 

«Gli Stati Uniti non inten-
dono disimpegnarsi dall'Indo-
cina. Essi cercano di consoli-
darvi la loro posizione. L'au-
mento dell'aiuto militare in-
dica che non hanno intenzio-
ne di andarsene. Cosi noi sia
mo decisi a proseguire la 
lotta .e fare. di tutto perche, 
qualunque cosa essi facclano, 
la "khmerizzazione" della 
guerra sia votata al fallimen-
to. E' importante che la soli
darieta internazionale si ma-
nifesti, denunci e condanni la 
aggressione ed esiga la sua 
cessazione, che gli Stati Uni
ti cessino il loro aiuto ai fa
scisti di Phnom Penh. 

II problema cambogiano e 
nato dall'aggressione america
na, e non pub essere risolto 
che con la sua cessazione, af-
finche la Cambogia sia padro-
na di se stessa, libera dalla 
ingerenza straniera, come ab
biamo detto nei cinque punti 
della dichiarazione del 23 
marzo 1970 di Samdech Noro
dom Sihanuk, capo dello Sta
to e presidente del FUNK. 
- a Nella nostra giusta lotta 

Le multinazionali 
L'ONU vuole investigare 
sul loro comportamento 

Tanto forti da insidiare 
la sovranita nazionale 

Una centrale i\ tekfonl«seqretiv porta alia rlbalta In Italia II caso della ITT • ulmpe-
jh tlnaniiarl • Gli ((iwestimenth politic! • Le poshioni monopolistkhe detenute dalle 
«Corporations* in alcunl settorl strategkl • Gli impressionantl process! di concentra-
zione negli ultiml ventl anni • Principali responsabill delle «tempeste monetarlen 

noi abbiamo beneficiato della * Motors la Exxon la Royal 
solidarieta del popolo italia-
no. Colgo questa occasione 
per esprimergli qui il nostro 
profondo ringraziamento ». 

Emilio Sarzi Amade 

U giorno prima della strage 
di Fiumicino, i giornali han
no dato notizia, sulla base di 
una rivelazione del quotidia-
no democratico iomano Pae
se Sera, che aziende collegate 
alia multinazionale ITT (Inter
national Telephone and Tele
graph Corporation) avevano i-
stallato, per conto della Que-
stura di Roma, 2400 linee « se-
grete » telefoniche. Questo im-
pianto era stato realizzato du
rante il governo Andreotti. Dal 
Viminale si cercb subito di 
sdrammatizzare ia cosa, affer-
mando che le apparecchiature 
sarebbero dovute servire per 
interventi antifurto e si invi-
tavano i parlamentari a ispe-
zionare la centrale. Tuttavia, al 
di la dei pur rilevanti inter-
rogativi circa l'uso della cen
trale resta la stranezza che, 
malgrado la presenza di im-
portanti e tecnologicamente a-
vanzate societa telefoniche na-
zionali (come la Sit-Siemens), 
in Italia vi e chi chiede l'o-
pera di aziende estere. Per 
quali motivi? 
• In questo caso e'e di mezzo 

la ITT, un nome che e capa-
ce ormai di destare legittime 
inquietitudini. 

Dietro questa sigla, infatti, 
e la cosa e nota, opera una 
delle piii potenti multinaziona
li americane, *un centro del 
capitale finanziario internazio
nale la cui storia e costellata 
di complotti, intrighi e cor-
ruzione. Ultimo episodio in 
ordine di tempo, la collabora-
zione con le forze fascistiche 
del Cile, per la preparazione 
e la attuazione del «golpe». 

Che cosa sia la ITT e pre
sto detto: un « impero » finan
ziario la cui cifra di affari 
ha superato nel '72 gli otto 
miliardi e mezzo di dollari 
(cioe molto di piii del pro-
dotto nazionale lordo di paesi 
come il Portogallo o il Ku
wait). 

La casa-madre, situata in 
USA, controlla con pugno di 
ferro una miriade di societa 
figlie, nipoti e pronipoti spar
se in una settantina di Paesi 
di tutti i continenti e operan-
ti nei piii disparati settori: 
apparecchi elettrici e per le 
telecomunicazioni, assicurazio-
ni, alberghi, generi alimenta-
ri, edilizia, Iampade, cosmeti-
ci, petrolio, persino corsi per 
corrispondenza, ecc. I pro-
fitti ufficiali del gruppo si ag-
girano intomo al mezzo mi
liardo di dollari annui. 

In Cile la ITT deteneva il 
70 per cento delle azioni della 
principale compagnia dei tele-
foni, oltre a controllare la ca
tena alberghiera Sheraton e 
molte altre societa, anche ban-
carie, cioe al di fuori del 
settore delle telecomunica
zioni. 

Per fatturato la ITT e con-
siderata l'ottava azienda ame
ricana, ma cib che e interes-
sante e che svela 1'effettiva 
potenza di questo gruppo e il 
legame della ITT con altre 
multinazionali, centri decisivi 
del capitale finanziario inter
nazionale, come la General 

pio di societa multinazionale, 
che cerca di mantenere, o di 
espandere (secondo una pras-
si che nemmeno gli affaristi 
americani oserebbero negare) 
anche a prezzo di intrighi e 
di complotti, o di gravi inter-
ferenze politiche nella sovra
nita del Paese « ospite », le 
posizioni conquistate o in pro-
clnto di essere conquistate. 

Le multinazionali, cioe, con-
siderano i a costi» soprattutto 
dall'angolo politico. In uno 
studio presentato al recente 
convegno di Pavia sulle mul
tinazionali si pub leggere: « ... 
in taluni Paesi del Terzo Mon
do, un problema "tecnico" di 
qualche societa petrolifera e 
costituito dalla comparazione 
fra il costo della dislocazio-
ne altrove di attivita e im-
pianti e il costo dell'aiuto da 

fornire a una certa fazione 
della borghesia locale per la 
conquista del potere: quando 
la posta e enorme, la cifra 
da "investire" nell' "affare" 
pub essere anche colossale, e 
gli effetti quindi decisivi (in 
Europa, ovviamente, le moda-
lita di intervento sono piii 
sfumate e complesse, ma il 
controllo di grosse catene edi
torial!, l'aiuto a determinate 
partiti, organizzazioni parago-
vernative e simili, sono pur-
troppo lungi dal rappresenta-
re ipotesi fanta-politiche)». 

II prepotere dei grandi mo-
nopoli multinazionali e diven-
tato del resto un problema 
cosl acuto e scottante. che or-
ganismi internazionali come 
l'ONU e la CEE hanno deciso 
di affrontarlo mettendolo al-
l'ordine del giorno dei lavon. 

«Terza potenza mondiale » 
I problemi che si pongo-

no riguardano le riconosciute 
posizioni monopolistiche delle 
Corporations in alcuni setto
ri strategicl come la infor-
matica, il settore aero-missili-
stico e spaziale, beni strumen-
tali a tecnologia di comples-
sita - superiore, ecc. E i pro
blemi riguardanti la sovrani
ta nazionale negli Stati in cui 
le multinazionali sono venu-
te assumendo posizioni inva-
denti, da «vera terza grande 
potenza mondiale ». 

All'ONU e alia CEE vi so
no oggi «Rapporti» che de-
finiscono abbastanza spregiu-
dicatamente il ruolo negati-
vo, agli effetti del rispetto del
la sovranita di alcuni paesi, 
dei loro valori culturali, dei 
loro piani di sviluppo, svolto 
dalle multinazionali. La crisi 
energetica, ad esempio, si 
configura infatti come crisi di 
rapporti di sfruttamento e di 
rapina svolti dalle multina
zionali per conto delle me-
tropoli nei Paesi produttori di 
materie prime. Si sente cosi 
l'esigenza di correre ai ripa-
ri tentando di dar vita, se 
possibile, a una normativa giu-
ridica, sia pure discutibile, te-
sa comunque a uno scopo di 
afginamento di quello strapo-
tere. Ma certo, ci vuol ben 
altro che « un codice di buo-
na condotta o come quello au-

spicato davanti alia commis-
sione dell'ONU, dal capo del
la Confindustria italiana Lorn-
bardi, per contenere nei bi-
nari della legalita giuridica e 
politica l'azione delle Corpo
rations che del resto hanno 
una chiara influenza sulla ge-
stione del potere in USA. In-
vero, si tratta qui di proble
mi politici che investono !a 
autonomia e la sovranita de
gli Stati, e l'azione politica 
concrete che viene fatta per 
la loro tutela. 

Le multinazionali non sono 
frutti « spontanei » della « ca
pacity imprenditoriale» dei 
capitalist, ma della concentra-
zione galoppante del capitale 
finanziario negli ultimi 20 an
ni, particolarmente in Ame
rica. Secondo dati dell'UNICE 
(l'associazione che raccoglie 
gli imprenditori operanti nel 
MEC) nel "64, cioe 10 anni 
orsono, delle cento piii gran
di societa mondial!, 65 appav-
tenevano agli USA e solo 19 
al MEC, mentre il tasso di 
concentrazione in USA era gia 
quindici anni orsono molto su
periore a quello europeo. Se
condo lTJNICE, infatti, negli 
USA furono registrate tra il 
'54 e il '58, 4.400 fusion!, con
tro mille nel MEC dal '58 
al '62. Oggi otto fra le dieci 
multinazionali piii importan-
ti hanno la loro sede in USA. 

Esportazioni illegali l 

Dutch Shell, la Texaco, la 
Mobil, la IBM (che ha il mo-
nopolio dell'informatica), la U-
nilever (famoso monopolio o-
landese nel campo dei generi 
alimentari). 

La ITT e perb solo un esem-

Secondo il « Rapporto » del
l'ONU, gli Stati Uniti possie-
dono oggi «oltre la meta di 
tutti gli investimentt diretti 
all'estero, e con Gran Breta
gna, Germania federate e Fran-
cia rappresentano piii dell'80 
per cento degli investimenti 
diretti all'estero, valutati in 
165 miliardi di dollari)). 

Ma processi di fusione e 
di concentrazione galoppano 
anche nell'ambito della CEE, 
anche'se non nelle proporzio-
ni statunitensi. Personalmente 
ho rilevato attraverso la let-
tura di un solo quotidiano fi
nanziario che nel "73. nell'am
bito CEE, si sono avuti piii 
di un centinaio di episodi di 
concentrazione o di fusione o 

Troppi rifiuti sono stati scaricati nelle acque 

DA SECOLI IL MARE COME PATTUMIERA 
I lavori del convegno internazionale suWinquinamento marino svoltosi a Sanremo - I disastri cattsali dalVaffondumento 
di alcune petroliere - Vuso delle acque da parte delle Industrie - Un problema che dete essere risolto a livello mondiale 

DALL'INVIATO 
SANREMO, 23 dicembre 

Non siamo al mmuore an
che tl mare* di Garcia Lor-
ca perb ci stiamo muovendo 
in quella direzione. 

II secondo convegno inter
nazionale sullV Inquinamento 
marino e gli scarichi a ma
re a — che si e tenuto la 
settimana scorsa a Sanremo 
— e stato, sotto questo pro-
filo, abbastanza preoccupan-
te. I circa 300 rappresentanti 
di 13 nazioni — dallURSS 
agli Stati Uniti. dalla Jugo
slavia alia Thailandia, dalla 
Svezia alia Gran Bretagna, al
ia Francia, eccetera — hanno 
concordemente denunciato i 
pericoli deriv&nti dagli inqui-
namenti delle acque. 

Non siamo al « muore anche 
il mare» ma siamo, secondo 
quanto ha affermato il pre
sidente del convegno, GJ. 
Sander, che e anche presi
dente della IAWPR (Associa-
zione internazionale per la ri-
cerca suU'inquinarnento delle 
acque) ngiunti ad un punto 
cruciale di svolta fra Vauto-
distruzione c I'auiodifesa nel 
nostro cammino sulla via del 
progresso*. Per secoli, cioe, 
il mare (sia direttamente sia 
attraverso i corsi d'acqua che 
comunque vi sfociano) e sta
to conslderato una sorta di 
immensa pattumiera nella 
quale l*uomo ha gettato tutti 
i suoi rif iuti. 

II professor Mironov, della 
Accademia delle scienze del-
1TJRSS, ha affermato appun-
to che 'gli aspetti della pro-
tezione del mare dall'lnquina-

menlo sono ditenuti uno dei 
problemi interhazionali piu at-
tuali del momento: ogni spe
cie di rifiuto proveniente dal-
I'attivita pratica dell'uomo or
mai si riversa nell'ambiente 
marino. I tossici piu diffusi 
e piii dannosi sono per il 
mare gli idrocarburi e prin-
cipalmente il petrolio, perche 
comportano modificazioni nel
le caratteristiche fisico-chimi-
che deWacqua marina*. Pe
rb questo pericolo va com-
battuto alle origini; il profes
sor Mironov ha citato, a que
sto proposito, il famoso di-
sastro causato dall'affonda-
mento — nel 1967 — della 
petroliera «Torrey Canion» 
che scaricb sulle coste in-
glesi e francesi circa 40.000 
tonnellate di petrolio. La flo
ra e la fauna marina della 
zona subirono danni incalco-
labili, ma dai successivi ac-
certamenti si giunse ad una 
conclusione estremamente si-
gnificativa: l'ambiente natura-
le era stato danneggiato, piii 
che dal petrolio, dall'mgente 
quantita di sostanze detergen-
ti e solventi che erano state 
scaricate in mare. 

D'altra parte, ha ricordato 
ancora lo scienziato sovietico 
nella relazione inviata ai con-
gresso, l'analogo caso della 
petroliera giapponese «Timpa-
ku Maru» davanti alle coste 
della California, oausb in quel
la zona la quasi totale scom-
parsa di ricci e molluschi. II 
petrolio distrugge e i deter
gent! usati per combatterlo 
nella maggior parte dei cast 
sono piii tossici del petrolio 
stesso. Naturalmente perb il 
problema non e di scegliere 
il male minore, ma di evitare 

il male; il quale non consi-
ste nella sporadica perdita del 
carieo di grandi navi — che 
e un fatto occasionale e mer-
ginale — ma di condurre la 
battaglia assai piii a monte: 
insomma, per usare una faci
le battuta udita in questi gior-
ni, la battaglia per il mare 
si vince in terra. 

Ma la si deve vincere in 
molte direzioni perche le pos-
sibilita di inquinamento so
no molteplici e quindi molte-
plici i turbamenti dell'equi-
Ilbri«0« ^ ! ^ g l i ? " D i c e ^ a ' ld T dustriali in un mondo in cui esempio, un congressista che r 

si deplora 1'inqumamento del
le acque davanti alle spiagge 
italiane: allora l'ideale sareb
bero le acque di Rosignano, 
assolutamente sterili, senza 
bacilli, senza coli: Ia soda che 
vi si scarica le pulisce per-
fettamente. Ma il fatto e che 
le pulisce tanto bene che non 
essendoci assolutamente nien-
te che le nutra fmiscono per 
morire anche Ia fauna e la 
flora. . 

Non si tratta di element! 
nuovi, ovviamente, ne il con-
gresso sanremese si poneva 
obiettivi di questo tipo, es-
sendo dedicate soprattutto a 
comparare i risultati dell'in-
gegneria sanitaria nei varii 
Paesi, ma per il profano re-
stano gli element! di maggio-
re interesse in quanto col-
locano la questione sul solido 
terreno degli sviluppi della so
cieta e della salvaguardia di 
quel patrimonio comune che 
e il mondo in cui viviamo. 
Qui, appunto, nasce una se
conda considerazione: che il 
problema non sara risolto al
ia radice se non a livello 
internazionale. Facevano nota-

re infatti alcuni congressisti 
che il mare non ha confini: 
gli inquinamenti causa ti da 
un Paese non rispettano i li
mit i delle acque territoriah del 
Paese stesso ma — a lungo 
termine — interessano tutti 
gli altri. 

Senza contare. inline, che 
esiste un altro problema, ol
tre quello del mare: i] pro
blema delle acque interne, dei 
fiumi inquinati dagli scarichi 
industriali e. in genere, del 
consumo d'acqua a scopi in-

l'acqua non e piii sovrabbon-
dante. E' di attuallta il di-
scorso — imposto dalla crisi 
mondiale dell'energia — sulla 
necessita di cambiare le strut-
ture industriali ed insieme 
anche il modo di porsi di fron
te aU'esistenza. Uno dei cam-
biamenti che si impongono e 
anche quello relativo alia vec-
chia concezione industriale 
dell'acqua come deposito gra-
tuito degli scarti e insieme 
come mezzo di lavorazione 
fomito a bassissimo prezzo. 
Tutti e due questi termini 
dovranno essere modificati: 
l'uso della pattumiera non po
tra piii essere gratuito e 
l'uso dell'acqua non potra 
piu essere a bassissimo prez
zo nel senso che in mare 
non dovranno piii giungere e-
lementi inquinanti. 

Certo, a questo punto vi 
sara il consueto tentativo del 
capitale di scaricare sul la-
voratore il maggior costo del-
rimpresa; ma e proprio per 
questo che si diceva, prima, 
che sul terreno concreto il 
confronto sara concreto. 

Kino Marzulfo 

di accordi di partecipazione, 
ma certo essi sono stati mol-
ti di piii. Molti accordi di 
concentrazione rimangono se-
greti, per non incappare nel
le leggi, pur limitate, antimo-
nopolistiche. 

Dietro il capitale finanzia
rio, non vi e oggi (se non 
in casi limitati e pare limita-
tamente alia Germania fede
rate) la banca mista, quale II 
mondo conobbe prima dei 
grandi crolli, ma le grandi 
Corporations, «centri decisio-
nali — secondo 1'interessante 
definizione dell'economista U. 
Ruffolo, dal cui saggio abbia
mo tratto diversi elementi per 
questo articolo — a livello 
mondiale. che operano in ter
mini esclusiramente finanzia
ri* e non, come altri sostie-
ne, sulla scia di teorie mana-
geriali, in termini economico-
produttivi. 
- L'espansione delle societa 

multinazionali e infatti in di-
pendenza del mercato dei ca-
pitali e del massimo profitto. 
A cib devono adeguarsi tut
ti i « costi », compresi quelli 
politici. La scelta produttiva 
viene dopo, non prima. La 
General Motors, in Francia, 
produce frigor. non auto. Es-
sa ha cioe operato in Fran
cia « non come grossa costru'-
tnce di automobili che sfrut-
ta all'estero un suo priina-
to mondiale tecnico-produtti-
vo, bensi come mastodontico 
centro finanziario che nel de-
cidere una certa operazione fi-
nanziana consentitale dalla 
sua posizione nell'ambito del 
mercato dei capital!, perse-
gue la realizzazione del pro
fitto massimo... Solo suecessi-
vamente a tale scelta astrat-
ta del settore. interviene la 
logica di penetrazione inter
na al settore prescelto e non 
viceversa ». 

Le multinazionali sono inol-
tre tramiti di vaste esporta
zioni illegali di capitale; so
no comunque '•* massime re-
sponsabili delle «tempestc 
monetarie * innestatesi nel 
caos monetario seguito alia 
decisione di inconvertibilita e 
svalutazioni del dollaro. non 
potendosi i loro tesorieri «per-
mettere — secondo Levinson 
— che una svalutazione intac-
chi il valore dei loro ingenti 
deposit! nelle banche euro-
pee » e in altre parti del mon
do. Sono esse che sfruttano 
le loro posizioni multinazio
nali per pagamenti posticipa-
ti o diffenti attraverso i qua
li compiono grosse speculazio-
ni. A loro vanno quindi ad-
debitati in Iarga parte an
che i processi inflazionistici. 

La loro scala di affari e in-
gente. Si passa dai 28 miliar
di della GM ai 73 delta Te
xaco. Le finanze statali di tut
ti i Paesi europei sono infe-
riori a questi valori. Percib 
esse agiscono da protagoni-
ste sul mercato dei capitali; 
percib le banche sono al lo
ro servizio (quando non sono 
di loro diretta emanazione, o 
sotto il loro controllo). U , 
crisi energetica. percib, sca-
tenera una «guerra» senza 
precedent i anche e soprattut
to fra questi colossi. 

Romolo Galimberti 
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