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La nostra inchiesta sull'altra Europa 

Sono diverse le vie del socialismo 
nello svi lupp o delle campagne 
Kadar diceva: e piu difficile che andare su Venere fare le cooperative agricole - Ma anclie il giornalista USA si convinse 
che erano iudispensabili - L'opposto peso delle tradizioni in Bulgaria e in ( ecoslovacchia - Verso unMndustria agricola 

Per ben due volte 

Incendia la scuola 
per tornare a casa 
« Ne avevo abbastanza di essere un 
collegiale » si giustifica il ragazzo 

Dopo una delle tante pro-
digiose imprese spazic U 
sovietiche, Kadar — lo rac-
conta lui stesso — ebbe a 
dire scherzosamente: « Be-
nissimo, andiamo dunque 
sulla Luna, and'tamo maga-
ri su Venere e su Marte, 
purche non vi sia da fere 
anche lassit la collettiviz-
zazione agricola >. 

Nclla castruzione del so
cialismo sinora e stato que-
sto — non vi e dubbio — 
il compito piu difficile. Per-
che aliora intraprenderlo 
ad ogni costo? Semplice-
mentc perche. non e'era al-
tra strada. Tutti o quasi i 
paesi dell'est europeo ave-
vano t'enf'nnni fa una 

strtittura agraria arret atis-
sima, sia socialmentc che 
tecnicamente. he riforme 
del dopogucrra, destlnate 
a liquidare la grmide pro
pricta — in genere assen-
teista — e a soddisfare la 
secolare sete di terra del 
contadini, furono la neces-
saria premessa di ogni pro-
gresso nelle campagne. La 
borghesia era stata inca-
pace di opcrarle: fu una 
delle prove cssenziali del 
suo fallimento. I comunisti 
le realizzarono dappertutto, 
subito e radicolmente: sa
rd questa, anchc oggi, una 
delle basi di forza del po-
terc operain. 

Ma le riforme da sole 
non consentivano di arri-
rare a un'agricoltura mo-
derna. Esse avevano divi-
so la terra in piccoli ap-
pczzamenti. Si aggiunga 
che la proprietd del conta
dino lavoratorc era in que-
sti paesi gia suddivisa in 
parcelle disseminate qua e 
la. In Cecoslovacchia le trc 
riforme. avvenute fra il '46 t 
e il '48. avevann spezzato 
anche le aziende capitnli-
stiche che in quel paese 
— e solo iit quello — ave
vano un forte peso nelle 
campagne. Su una terra 
tanto frantumata ugni pro-
gresso tecnico e impossibi-
le: pochi sono gli investi~ 
menti, poche le migliorie. 
poco o nullo Vimpiego di 
macchine, fertilizzanti e ri-
trovati scicntifici. 

Un processo 

intricato 

Quale, dunque, la via di 
uscita? Lo spiegava e'.fica-
ccmcntc un giorno lo stesso 
Kadar a un noto giornali
sta americano, uno dei Jra-
tclli Alsop. « Noi — gli di
ceva in sostanzn — vogha-
mo avere un'agricoltura 
moderna quanto, se non piu 
dclla vostra. La grande a-
zienda contadino e dunque 
una necessita. Che dobbin-
mo fare? Richiamare tati-
fondisti c capitalisti e pre-
garli di riprendcrsi la ter
ra. solo cercando questa 
volta di essere piu bravi e 
di fare delle belle imprese 
modcrne trattando bene i 
contadini? Non e molto rea-
listico, non vi pare? Quin-
di non resta che organiz-
zare la grande imprcsa so
cialista col concorso dei 
contadini stcssi ». 

Anche Alsop disse che 
capira questo molto bene. 
I polacchi. che ovviamen-
te condividono le stessc te
st anche sc per il momento 
non sono in grado di fare 
le cooperative, sentirono un 
rngionamento del genere 
addirittura da un espcrto 
americano che aveva visi-
tato il lorn paese: « Con le 
vostre piccole aziende vni 
non andrete mai molto lon-
tano ». 

Inevitabile dunque. la 
trasformazione socialista 
delle campagne resta pern 
un processo sociaie molto 
intricato e contraddittorio, 
che sconvolge la seco'.arc 
psicologia del contadino, a-
bituato ad apprezzare. se 
non a sognare, la propricta 
personale delta terra: dif-
fidente qumdi anche quan-
do comincia a vederc che 
nella cooperat ica pud ri-
vere meglio. Il salto e com-
pHcato dal modo come si 
e storicamente determina-
to. 11 primo tentatico — 
quello sovielico — fu una 
grande esperienza. che di-
mostro la raliditd del mo-
r imrnio coopcratiuo. via 
maestro indicata da Lenin. 
Essa si svolsc pcro attra-
verso un r:oIi»nti**imo con-
flitto di clnssi. in candi-
zionl di estrema temione e 
— qui fu I'nstacolo D'ti 
prnrc — in u*i perintfo in 
cm" In sforzn di indust'ia-
\izzr.zinne tmponet a di 
prendere. anz'chc d' dare. 
alle enrnyagne Fu cast ac-
comvngimtn dn dtffirnltd ed 
erron che. in parte, si 
scontano tuttora e che. in-
gipantiti dalla propaganda 
octflm, poterono accentuare 

altrove le diffidenze gid e-
sistentl. Nel rifarsi giusta-
rnente all'esperienza souie-
tica, i paesi dell'L'uropa 
orientale in un primo tem
po finirono col riprenderla 
in fascio, errori compresi; 
poi intervenne la corre-
zione. Da allora, proprio 
per le sue particolaritd la 
politico agraria e forse 
quella in cui piu si diffe-
renziano le esperienze del 
singoli paesi. 

Per molto tempo la Bul
garia e stata praticamente 
all'avanguardia: era il solo 
paesc dove il movimento si 
fosse affermato tanto da 
avcre un peso preponde-
rante nelle enmpnone. Due 
furono — a detta degli stes-
si bulgari — le ragioni fon-
damenfflli. Una sta nelle 
tradizioni. Gid sotto il fa-
scismo di re Boris qui vi 
erano cooperative, organiz-
zate dai comunisti che a-
vevano una forte influen
za nei r>illapni. Cooperati
ve di ogni tipo. s'intende, 
ma fra di esse vi erano an
che dei veri e propri col-
cos in embrione. Jo stesso 
ne ho risifnfo uno sulle 
colline dei Balcani, a Sla-
finn; oppi e una grande c 
forte azienda, ma la sua 
nasc'ita rjsnle nl '38. epoca 
in cui per vivere doveva 
tcner testa alle persecu-
zioni dclla polizia, che ar-
resto piii volte i suot dirt-
ae?jfi. In quegli anni ne e-
sistevano una trentina dello 
stesso tipo. Favorevole al
ia cooperativa era anche 
Valtra grossa forza poli-
tica che con i comunisti 
faceva parte del Frontc Na-
zionale: I'Unionc agraria. 
Durante la guerra le coo
perative agricole furono 
una delle basi piu forti del 
movimento partigiano. Nel 
'47. quando la collettiviz-
zazione negli altri paesi 
non era neppure comincia-
ta c nella stessa Bulgaria 
aveva ancora un valore 
sperimentale. gia e s i s te fa -
no circa 600 colcos con 
ducccntomila membri, che 
tennero un grande conve-
gno nazionale per discute-
re i loro problemi. 

Il secondo grande stimo-
lo al movimento venne da 
una scelta politica che 
fu fatla da Dimitrov: il 
contadino che entrava ncl
la cooperativa restava pa
drone del suo pezzo di ter
ra e riceveva quindi una 
rendita proporzionale al suo 
valore. Allora questa era 
un'innovazione: decis ira, 
pero, per convincere il 
contadino medio, figura do-
minante nelle campagne 
bulgare. Poco prima del lo 
sua morte — mi diceva uno 
dei suoi piii stretti colla-
boratori — Dimitrov rac-
comandava ancora: non 
toccate la rendita del con
tadino. L'intercsse matcria-
le diretto e di importanza 
capitate net movimento 
cooperativa: ogni volta che 
non lo si e rispettato. le 
conseguenze sono state ne
gative. 

Anchc in Cecoslovacchia 
le tradizioni cooperativisti-
chc erano forti nelle cam
pagne. E anche qui furono, 
almcno in parte, valorizza-
te proprio per quella fa-
miliarita che esse daveno 

Trebbfatura del Bruno prosso ParvomaJ. in Bulgaria, nel barimi tlt-lta Marlra. Nilla prnduziotif agrli-ola bulgum lu cerealI-
roltura ho un'importanza fonUanienlale, lienrhe oRgi vent;a cluto iniiKRlore svlluppo alia rulliiru delle pUuile Industrial! 

al contadino con le idee e 
i progetti di associazi'ine. 
Almeno in parte, ho detto; 
perche d'altro canto, per il 
loro passato contenuto, 
quelle tradizioni dorcttero 
essere anche combattute. 
Le cooperative ceclie era-
no in rcaltd uno degli stru-
menti piii tipici di egemo-
nia capilallstica nelle cam
pagne. Nate come autenti-
chc associazioni di piccoli 
coltiuatori, le cooperative 
di credito e di smercio eb-
bero una fortissimo diffu-
sione. ma caddero via via 
sotto il contralto del capi-
tale agrario e si trasforma-
rono, attraverso i loro po-
tentissimi centri, in grossi 
complessi finanziari, che 
rastrellavano i risparmi dei 
contadini, mettendo som-
me ingentissime a disposi-
zione di un pnippo ristret-
fo di alti dirigvnti e di 
prossi capitalisti del le cam-
pagne. Politicamente tutta 
questa organizzazione era 
sotto la direzione del par-
tito agrario, uno dei piii 
reazionari, tanto che fu fa
vorevole al tradimento di 
Monaco: dopo la guerra, 
col pieno accordo dello stes
so Benes. quel partito non 
fu piu autorizzato perche 
aveva posto la stessa orga
nizzazione cooperativa al 
servizio dei tedeschi. dando 
cosi vita ad una delle for
me piii diffuse di < colla-
borazionismo » cecoslovac-
co. Non erano ecrto queste 
« tradizioni > quelle che si 
poterono utilizzare per il 
socialismo. 

La Cecoslouncchia fu ci6 
nonostante il paese che nel 
periodo di transizione eb
be la maggior varieta di 
forme cooperative. Se ne 

plastico 
per un'antenna TV 

contarono qitattro tipi di-
versi a seconda del grado 
di socializzazione dclla ter
ra: con o senza fusione dei 
vari podcri, con pupumen-
to di una rendita per la 
terra da ognuno messa in 
comune oppure no. II mo
vimento ebbe due tappe 
ben distinte: la prima, che 
va dal '49 al *53, vide delle 
forzature inutHi e dannose 
e porto alia collcttivizza-
zionc del 40% dclla terra: 
la sua maggior lacuna di-
pese dalla scarsezza di nuo-
ve attrczzature tecnichc, 
allora disponibili, poichd 
I'industria assorbiva anco
ra tutte le risorse, cosi che 
le cooperative dovevano in 
pratica accontentarsi dei 
soli mezzi che gid e'erano. 
Scgui un periodo di p a u -
sa. di asscstamento c di 
disctissione. Pot nel '56 il 
movimento riprese e cnl-
mino nel '59-'60 ron la col-
lettivizzazionc presxoche 
totale (90%). ad csclusio-
nc cine solo di certe zone 
montane: in questa secon
da tappa si rirersaronn sul
le campagne anche t nuovi 
mezzi tecnici. 

La dinamica 

« * . 4~ *.^Z?*r ^g 
AN'DOVER — Un'enorac eaafmsione ifcrlca dl pUitlea * stata 
rdincata 4a ana compagnla amerlrana dl telecomunleatloni 
per prottcirere II funiMonamento dl nn'antenna dl MM tonnel-
late che rtovrebba coatltnlra II prototlpa dl ana ret* mondial* 
dl comatilcaifonl a B M I M dl aAtellitl. IM e*ttraii*n* • alt* 
come on pala«t* dl 13 plant (T*l*foto) 

del movimento 
Ma. una volta sorte le 

cooperative, i problemi di 
sviluppo soctale ed econo-
mico dell'agncolturn non 
sono finiti. Lo stesso mo
vimento collcttiviittco ha 
una sua dinamica interna 
che lo spingc a cercare nuo-
ve forme. La cunduzione 
moderna della apricoltura 
non e soltanto una sua am-
bizione, ma una sua neces
sita, cui non si pud venir 
meno senza prov(tcare cer-
ti mcnnvententi. Cost le pri
me piccole cooperative di 
villaggio presto si rivelano 
inadequate r snno pnrtate 
a fonder^i in cooperative 
piu gmar. Qur-te. u ]<>ro 
volta, hnnno la tendenza a 
diventnre sempre put del
le vere e proprie aziende, 
direi perfino (telle aziende 
di tipo industriale. Ma cin 
non r'chiede soltanto una 
continua e rapida e c o l u -
zione della p'icologia con
tadina: ricliiede anche in-
vestirncnti. mezzi tecnici 
piii numerosi. dirigenti piii 
qualificati. Quando non ne 
estatono ancora a sufficifn-
za. si crcano nuovr. nngi-
nali cuntraddiziom. Anche 
in questa fa>e di sviluppo 
— chr. *ta pure con mottri 
diversi, e oggi quella del
la Bulgaria e della Ceco
slovacchia — occurrr quin
di evilare passi falsi e pre-
clpitazioni. che m qualclie 
caso inrccc possono sem-
brare incvitabili. 

Sella crcazione di grandi 
cooperative la B'dgana e 
ancora una volta il paese 
che ti e spinto piu lon-
tano di tutti. Oggi le sue 
aziende agricole (che sono 
quasi tutte cooperative per
che in Bulgaria — e que
sta un'altra particolaritd 
del paese — le tmpre.*c di 
.Stato hanno solo un peso 
insignificante) sono in me
dia di 4.500 ettari, e con 
punte sino a 9 000 e ollre: 
misura t-astis.<ima per una 
agricoltura come quella 
bulgara, che i spesso in-
tensiva m di qualitd. Esse 

coincidono ornuu con la 
suddivisione amministrati-
va del paese e. data la con-
formuzionc gcoiirutica. ab-
bracciano in penere zone 
pianeggianti, collinose e 
montane insieme. Qui e. a 
mio parere, una delle ra
gioni /onduinentali del rnp-
pruppomento che e stato ef-
fettuato: dopo aver con-
sentito di cstendere la col-
lettivizznzionc alle zone 
montane, esso devc oggi 
permetterc dt affrontare. 
grazie a una piu eqitili-
brata distribuzianc di sfor-
zi tecnici e dt inresf imen-
ti, anche i problemi della 
montagna. della sua rina-
scita e del suo modemo 
sviluppo. Dal raggruppa-
mento delle piccole azien
de di un tempo i biiIpnri 
si attendnna un migliore 
sfruttamento di'lle risorse 
e maggiori possibilitd di 
in resti men ?i cooper ntiri 
(per frutteti. roseti. Uri-
gazionx. cancimi). indispen-
sabili per fare dcll'agricol-
tnra bulgara quel vero 
giardino di cui tutto 11 cam-
po socialista ha bisogno. 
Forse pud essere ancora 
presto per giudicarc I ri-
sultati di questo indirizzo. 
(Gli inromenienti scri so
no venuti soprattutto quan
do in qunlche zona si e 
fenfofo di sopprimcrr le 
piccole aziende che rcstano 
di proprietd dei singoli 
cooprraton e nelle quali 
si ennrentrn ancora tn mag
gior varte dell'aUevamen-
to: immedintamente la pro-
duzione d> carne e cnlnta. 
Quello inutile e.itremi.«mo 
viene npg't enprgicamente 
enrretto). Comunquc, la 
nunra cooperativa di 4500 
ettari ha hen poco di co
mune con I'originaria coa-
perativa. r>\e ne aveva al 
massimn 500: in essa anche 
la rendita iondiaria ha per-
so di rn!nr,», mentre e di-
rentata cc*rnzinle la pen
sions di recchtaia, che in 
Bu'qnria potendo arrirare 
smn a 4f)0 leva (mcta di 
un fa'uno medio drU'mdu-
.cfrT'7>, »> urmni clevatis-
sima 

Verso la 

specializzazionc 
In Ceco>lovncchia I'agri-

coltura e rttenuta invece 
il pnnfo debole dl tutta la 
ecannmta nazionale. Men
tre la proJuzione industria
le e triplicata. quella agri
cola e rimasta all'incirca 
alio stesso livello di prima 
del.'a puerra. C'e dunque 
iin profonrio squtlibrio. Va 
dettn cfic quella stessa pro-
duzvme riene ottenuta con 
meno della metd dei In-
voratori agricoli (la pro-
duttivitA e dunque piii che 
raddoppintn). Lo sviluppo 
industriale ha fatto partire 
molta gente dalla campa-
gna verso la cittd: il che 
era ineri fobi le e opportu-
no pcreht e normnle che 
Vagrtcnltura Hberi mono 
d'opera per le nuocc In
dustrie; uno det eompiti 
delle cooperative e proprio 
quello di rendere possibile 
tale fenomeno, aumentan-
do il rendimento del la-
voro umano ne i ulllappt. 
Preoccupante invece e che 
siano partiti quasi tutti i 
giovani: I'eti media dei 

membri delle eooperafirc 
e oppi troppo elevata; qua
si non si trornno fra loro 
persone al di sotto dei 30 
anni. I ceeostovacelii vo-
gliono opi;i anmenfnre la 
loro prodncione nprieolu. 
Pur sapendo di non poter 
essere uutosufjicienti. per
che la terra arabile nel lo
ro paese e pnea. voglionn 
prodtirre di piii. Ma come? 

Kbfu'iic, unche qui si inn-
nifestano le tendenze ob-
btettire del morimento col-
letttvistico. Essi puntano su 
una campagna sempre. piu 
motonzzata, sempre piii 
simile aH'imiiistriu, dove 
anclie la struttura sociaie 
delle ctuiperatiee erolrerd 
ueeessariameiite in questo 
stc.ssi} senso. Vi e gid una 
sptnta spontanea: ho visto 
to net no a Pragu i conta
dini abbandonare i cam pi 
alle cinque delta sera, col 
sole ancora alto, quasi fos
se suouutu hi sireua. Lu Ce
coslovacchia e, per il suo 
l ieel lo industriale, il pae
se che piii depli ultri puo 
permetfer\-i di (iccelenire 
il pu.sso su questit rm: es
sa puo proporsi di dare 
ben presto cenfomfla trat-
ton alle eampupne. Anche 
soeinlmenfe la erolurione 
qui e pi ii aranzata: non 
n e nun stat<>. ad esem-
pio. come in tutti gli altrl 
paesi. un mercuta eolco-
s'utno dore il cooperatore 
o la cooperativa vanuo a 
rendere i loro prodotti. per 
la sempliee rapione die il 
contadino ceco non lo ha 
nmi I at to. essendo abit un
to a serrirsi di media tori 
(privuti o cooperative) per 
i suoi rapport) col merrnto. 

Oppi le aziende collet-
tire. anclie (/nelle coope-
rutire, non statali, vanno 
verso forme di couduxrioue 
micioimle, di alta specia-
lizzazione. di remunerazto-
ne a coffimo. con jn-usioui 
e assicurazioni sociuli, co
me nell'mdustria. e di gra
duate scomparsa del poco 
produttwt} upperca men to 
induiduale. Ed e un'evo-
lurioue intere.s-sante, per
che iudieafii'd di quella 
che puo essere la via -~ 
e del problemi che eto j)(>-
ne — per l '«boli;ione de l 
le dif/erenre fra cittd e 
campapne da parte del so
cialismo. 

GIUSEPPE BOFFA 

PAKIGI. 2. — Un ragazzo 
di tredici mini ha tentato per 
due volte di appiccare il fuo-
co al collegio di Alencon, nel 
dipartitnento deU'Oine. < Ne 
avevo jibbastanzn di essere 
nn collepjale — lia confes-
sato — pensavo che se la 
scuola fosse bruciata nvrei 
potuto raugiiingere i niiei ge-
nitori >. 

I due tentativl sono stati 
commessl a cinque Riorni di 
distan?a I'uno ilall'nUro. Do
po il primo incendio la po
lizia aveva arrestato un sor-
vegliante deH'istituto. il qua. 
le si era diehiaralo respon-
sabile dell'episodio. Scoperto 
il vero colpevole, il maKi-
strato ha disposto un esanie 
mentale del sorvoKliantc. 

In un'ora 
e vittima 

di trc gravi incidenti 
KIKL, 2 — rn.i HMI.T non e«v 

muue ha persfUUit.ito un mo-
tfH'iolista che 6 Mato ncovrrato 
ali'ospedale di Kiel dopo aver 
subito Kravi fente p<-r uno 
M*ontro eon vm cam.on. ieri 
mattiire un'ora dopo riiu'idente 
l'autoamtmlnn7a che lo pveva 

raecolto si fc scontrata con un 
tram La barella e stati tra-
sfenta su un'altra au'.o.imbu-
lanza che dopo d'.eci rr.iruti 
investiva un'automnbilo. mi po-
teva PKualmente r,ii»Kiungere 
lospedale 

Gandhi 
commemorato ieri 

in tutta I'lndia 
M ' O V A DELHI, 2. — In 

tutUi r iniha e stata oggi 
conunemorato Mohandas K. 
Gandhi, il leader dell ' indi-
pendrntismo indiano. di cui 
ricorre oggi il 92' anniversa-
n o della nascita. 

Le eeneri di Gandhi, as-
•iassinato nel 1948, si trova-
iu> nel santuarui di Nuova 
Delhi, dove oggi il vice pre-
sidente Kadakrishna (in as* 
sen/a del presidents Prasad. 
ammalato) ha partecipato at 
nti cornniemor.itivi tnsieme 
a un gian nuinero ili autori-
ta e a folic di popolo. 

r«»mmeniora/ioni analo-
qhe. nella suggestiva forma 
del ntuale indiano. sono sta
te tenute in tutte le locali
ty deU'India. 

Al largo della Florida 

Esplode una petroliera 
si salva I'equipaggio 

La nave e affondala poche ore dopo 

JACKSON'VI l.LK. 2 — La 
petrohera atueric.itia - Hess 
Mariner-, di 10S«M tnnuellnte 
e aftonduta ov*Hi \xMuerigUiO 
drtjHi 12 ore di a go tun ttel-
I'Atlantieo. La nave era stnta 
siiu.ireiata nella notte da una 
violenta esplostone ehe aveva 
eausato nunierose talle nello 
seafo. I 37 uomiui dellVqui-
paggio sono stati tr.itti tutti 
in salvo. 

F.ssi sono si nti proM a l>ordo 
di un'altra petroliera. la - T e 
xaco Nevada --. di 12 SOO toti-
nellate ehe assieme a un bnt-
tello nuardaeoste aveva risiw-
sto al segnale dl soeeorso Ian-
eiato (I.ilia -Hesse Mariner-
Aleunl funzionari dei servizi 
guardacoste hanno dichiarato 
rhe solo nn membro deirequi-
paggio della petroliera ha su
bito ferite non gravi. 

Muore 
cadendo da 80 metri 
un italiano in Francia 

MKN'TONK. 2 - I n auto-
turnout' delle - MessaU4erie Ita-
liane» che da Montone prcce-
deva alia volta di Ventimiglia. 
eondotto dal 2He:me Mario Va-
ilalh di Cieiiova. nei pressi del
la frontiera itali.un di ponte 
San Luiiji î  improvvi^imente 
u^cito di stmda ed e prec'pitato 
in un burrone profomlo t'O me
tri L'autitta. che t'' stato trntto 
eadavere dai rottam: della vet-
tura. la^cla tre tii"lt tgl' nveva 
eonsennato a d"lle rivendite 
franrest dei giorn ill itah.inl 

Parlando alTuniversita del Cairo 

Nasser: Abbiamo fatto errori 
e la reazione ne ha approf ittato 
(<*ontlnua/Uinr dnlln t. pa|-.) 

Nasser — quanti detenuti 
poll t ici vi erano in .Siria 
prima della rivolta: settanta-
cinque attivisti comunisti e 
venticinque membri del par
tito na/ionalista s inano >. 

Con queste mforma/.iuiu 
Nas>er ha confermato uno 
tlegli errtui piii gravi della 
sua politica nella KAU: la 
pei.secti/ione contro i comu
nisti che erano i difensori 
piu energici e cousegiicuti 
de ir indipemlen/u e tlella n* 
nascita nazionale. Na*»ei 
creiieva in questo niotlo tli 
poter solfocare il maleon-
tentn, che pure o i s t e v a e 
cicM-cva in Siria. per il inodoj 
come era stata itupostata e 
ieal i /zata rui i i f ic i / ione tlel
la Siria con l'Kgitto. I risul 
t.iti dclla ptditna anticomii-
tusta appaiono oggi nella 
loro tragicita. 11 ntalconteu'.o 
in Siria non si e afTatto at-
tenuato. Anzi e andato au-
mentando. Le for/e populan 
c nntiimperiyJiste del moo-
do arabo sono state divUi*. 
.1 tutto vantaffgio di quel le 
for/.e di destra che erano le 
nemiche piu agguerrite dcl 
la rinastita nazionale antint-
l>eriali<ta. Gli sviluppi a cui 
e giunta siiin ad oggi l.i ri
volta siriana <embie iebbe io 
confermare che il rafforza-
rn< r.'.i di tali f<ir/e e stat*. 
f.tt.lie per la ^U-ss.'i struttu
ra della RAC. 

« Abbiamo fatto molti er
rori. ha a m m c v ' i infme Nas
ser. a l tnment i non ci trove-
remmo oggi in questa situd-
7ione Abbiamo creduto che 
la reazione avrebbe compie -
so la le / ionr ma ci siamo 
shaglinti. Ora dobblamo o?se-
re piu audaci. nia piu pru-
dent» che per il u.tsf Ato ». 

Nasser ha concluso il suo 
discorso alTermando d i e 'I 
popolo siriano, che ha com-
battuto a lungo contro l'iin-
i.erialismo, non dara mal agli 
sfnittatori la noss-ibilita di 
governare e non presterA 
frde ai dirigenti s inanl che 
si proclamano soci.'1'1-*' m e n -
ire spnllcgeiami e sono <pal-
Ieggiati dai peggiori sfnitt .t-
tori. 

Radio Cairo ha Intanto 
Inizialo una specinle tra-
smissione diretta alia Siria 
in cui la popolazione vicne 
apertamente incitata alia ri
volta. con gli stcssi roventl 
appelli in uso nll'epoca del-
t'attacco contro Suez. 

L'cmittente che si chiama 
la * Voce deglj arnbi >, tra-
smette ogni quindici minuti 
I'invito al popolo siriano < A 
prendere nel le proprie m a -
n| la sua causa e a fare cid 

fiAMASCO — I'n rarrn Armato dl pattuglla In ana delle 
\ l e drlla rapitalr siriana <TclcfotO) 

che il presidentc Nasser <\ * 
rifintato di fare con 1'IMO 
delia forz.i ». 

« O mlo fratello siriano. 
dice 1'nppello the v iene in-
stancabilmente ripetuto, sol-
levati. ribellatt. co'pisci. 
schiaccia t reazionari ». La 
radio si rivolge pol ai con
tadini-. < Hicordate che la 
tcrr.j che vi vogliono ripren-
dcre c vostra. Combattctc 
per essa. Ponctevi sul petto 
e sul capo i documenti di 
propricta che avete avuto dal 
predidente Nasser. Attaccatt* 
i titoli di propricta alle can-
nc dei vostri fucili c sparate; 
sparate su qucll i che oggi 
vogliono riprendervcli >. 

Da Damasco e stato infine 
oggi dcfinitivamente confer
mato che l'ex vice-presidente 
della RAU. Scrraj. c stato ar
restato per * sabolaggio e 
tradimento ». Scrraj che alia 

vigil ia della rivolta si era 
dimesso dalla carica ed era 
rientrato a Damasco. aveva 
accolto a fucilate un gruppu 
di ufllciali rivoltosi che ton-
tava di penetrare nella sua 
casa. Ota. nntracciato nel 
nuovo na>condiglio. e stato 
portnto nel carcere mihtare 
dl Damasco. 

ALLEG 

Pot, eon i l lepale procedura 
che venue denunciuta da per~ 
sonal'ttd e istituzioni del 
iiionilo intiero. i sette comu
nisti processati furono con-
dannati a pene varie, fra t 
10 e i 15 anni. Alleg ebbe 
10 anni e venne trasferito 
in Francia — a Rennes — 
dore acrebbe dnvuto essere 
e.scoltato per Vistruttoria del-
I'affare Audin. Ma questa 
istruttoria e ferma. bloccata 
dal governo. 

II tencnte Charbonnier. dal 
canto suo. e finito nel Ka
tanga, fra gli < orrendi •, i 
mercennri di Ciombe. /fenr» 
Alleg. intvee . «"• rtuscito a 
fuggirc dal carcere. da dove 
aveva potuto dare alle stam-
pc il secondo volume della 
sua esperienza di prigionia: 
t Prigionieri tli guerra ». 

Evadano a Caracas 
5 detenuti politici 

CARACAS. 2. — Cinque de
tenuti oohtici sono fuggiti ieri 
dall'ospedale centrale dt Ca
racas. sparando. e pot rtfu-
giandosi neU'ambasciata pe
ruviana. 

Lo ha annunciato il n\ini-
stero della Difesa venezolano. 

Nella sparatona un soldato 
6 stato ucclso e tre altri mi-
Iitari sono statl fenti. Sembra 
che anche uno dei fuggiaschi 
sia rimasto gravemente feri-
t<>. L'ambasciata peruviana ha 
infatti chlesio d'urgenza un 
nicdico. 

Esponente 
negro-americane 

chtede atilo a Cuba 
I/AVANA. 2. — n fiornalc 

• Revoluci6n > informa che 
Robert Williams, esponente 
negro americano e noto av-
ver.*ario della discriminazlone 
razziale. ha chiesto asilo po
litico al goverr.o rivcluzlona-
rio di Cuba 

Robert Williams * stato per. 
<equitato dalle autorita ame-
rtcane e dal Ku Klux IQan 
per le ^uc attivrt.N in difesa 
dei dintti dei ne<n e dclla rt-
wUuior.e cub ana 

(ront|nua/lonr dalU 1 ptf-'i 

to interruppe. gridandogh di 
taccre, ma Alleg segmto a 
dire i nomt: Charbonnier. Te- j 
vis... Allora il prestdente 
chiamo le guardie, fece am-
manettare Al leg c Akkache. 
I scgretario del PCA. e li 

caccio dall'oula. L'arrocato 
difensore disse: « Non vi re
sta che consegnarli di nuoro 
al Uncnte Charbonnier... a . ' tTRSS. 

Mttsaggto 
di Kmsciov 
a Burghibo 

TCMSr. 2 — II presidente 
Bur»h ba h» ncevuto oggi Vam-
bsfciatore sovietico Kul;ev ch« 
gli ha rimesso un messagglo dl 
Knuciov. 

Tale mr»ag(t-.o sarfbbe una 
ri«posta a quello .nviato a Kru-
jc'.ov da Burghtba tramite l̂ aw 
ambasciatore tuniiino a Mo-
sca. Mestiri. alia vigilia della 
par tenia di quest*ultim« 4si-
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