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La « guerra commerciale » nel sistem a capitalista 

MEC, Stati Uniti 
e Gran Bretagna 

I gravi problemi sollevati dalla richiesia inglese e dal ieniati-
vo americano di far fronte all'esisienza e alio sviluppo del MEC 

I ncgoziati per l'adesione 
dclla Gran Bretagna al 
MEC si svolgono sulla base 
di un doppio equivoeo: la 
Gran Bretagna ritiene chc 
le diflieolta insorte tra i 
Sei nel campo dell'integra-
zione agricola facilitino 
un'azione diretta a paraliz-
zare questo processo e, in 
generale, ad iniliggere una 
battuta d'arresto a tuttu il 
processo di integrazione 
europea; i Sei, dal canto 
loro, ritengono ehe il solo 
fatto che la Gran Bretagna 
solleciti il suo ingresso nel 
AIKC implica la debolezza 
delle sue posizioni. Carat-
teristico, in questo senso, 
e l'atteggiamento francese 
di fronte alia richiesta in
glese: se la Gran Bretagna 
desidera entrare nel MEC, 
lo faccia come paese euro-
peo e non come paese lea
der di uno schieramento 
extraeuropeo. K' precisa-
mente quello che la Gran 
Bretagna non vuole e non 
puo fare. L'lnghilterra, in-
fatti, non ha una struttura 
economica europea, ma 
extraeuropea. E' la clas-
sica struttura economica 
imperiale nata cento anni 
fa e che ltingo queste lineo 
si e sviluppata. Puo rinun-
ciarvi da un giorno all'al-
tro?*E' molto difficile: cio 
si potrebbe tradurre in un 
disastro senza precedent! 
nella sua storia. Di qui di-
scende il modo come Lou-
dra imposta la questione 
del suo ingresso nel M.E.C. 
Alcuni punti fermi soste-
ntiti dai negoziatori inglcsi 
sono illuminanti: nccessita 
di collegare l'ingresso della 
Gran Bretagna nel MEC ad 
un negoziato sui rapporti 
tra un MEC di cui l'lnghil
terra faccia parte c i paesi 
del Commonwealth; limiti 
della partecipazione bri-
tannica alia integrazione 
agricola tenuto conto delta 
quantita di importaztoni in-
glesi dai paesi del Com
monwealth ; rapporti tra 
MEC e E.F.T.A. Tutti e trc 
questi gruppi di problemi 
indicano che la Gran Bre
tagna tende a entrare nel 
MEC non come paese pu-
ramente europeo ma come 
paese la -cui economia e 
organicamente collegata a 
un'area regionale assai piu 
vasta e, quindi, a mutare 
sia 1c caratteristiche ccono-
michc sia le caratteristiche 
politichc del processo di in
tegrazione del M.E.C. 

Le due facce 
della linca USA 

Gli accordi di Bruxellcs 
non hanno eambiato la so-
stanza di questa situazione: 
da una parte, infatti, il 
passo avanti compiuto nel 
campo della integrazione 
agricola pone la Gran Bre
tagna nella condizionc di 
dover sollecitare una ra-
pida conclusione del nego
ziato, ma dall'altra i limiti 
di questo stesso passo 
avanti confermano che i Sei 
sono di fronte a gravi dif
ncolta, il che incoraggia i 
negoziatori inglesi a non 
mollarc sui punti fermi piu 
innanzi indicati. 

A favorc della posizionc 
britannica gitiocano. oggi 
come oggi. due clementi di 
peso assai notcvole: I'at-
leggiamento degli Stati 
Uniti e le differenze di 
orientamento e di intercssi 

all'interno dei Sei. L'atteg
giamento degli Stati Uniti 
ha a sua volta due facce: 
da una parte si prende atto 
della forza raggiunta dal 
blocco dei sei paesi del 
MEC e dall'altra si tende 
a impedire che tale forza 
agisca in senso contrario 
agli interessi americani. 
Caratteristica della prima 
faccia d la offerta ameri-
cana di venire a patti col 
MEC; della seconda. il ten-
tativo di inserire il MEC 
in un piano « mondiale • 
di riorganizzazione dell'eco-
nomia capitalistica. Tutte e 
due queste facce deU'atteg-
giamento americano provo-
cano pero. profonde con-
traddizioni all'interno del 
sistema capitalistico. E' cvi. 
dente, ad esempio, che ve-
nire a patti col MEC, per 
gli Stati Uniti significa, tra 
i'altro, salvare le esporta-
zioni agricole americane in 
Europa, che ammontano 
alia rispettabile cifra di un 
miliardo di dollari all'anno, 
tenuto conto del fatto, inol-
tre, che gli esportatori ame
ricani di prodotti agricoli 
costituiscono una delle basi 
clettorali tradizionali del 
partito di Kennedy. Ma sal
vare le esportazioni agri-
cole americane in Europa 
significa da una parte ten-
dere ad arrestare il pro
cesso di « autarchizzazione 
agricola » dell' Europa dei 
Sei e dall'altra, in linea su-
bordinata, a chiudere il 
mercato europeo ai prodotti 
agricoli dei paesi sottosvi-
luppati. 11 ehe solleva, ov-
viamente, due ordini di 
contraddizioni: tra gli Stati 
Uniti e l'Europa dei Sei 
c tra il mondo capitalista 
nel suo complesso e i paesi 
sottosviluppati del terzo 
mondo. 

// ricatto 
mili tare 

Ma accanto a questo cle-
mento nun fotidatnentale 
del contrasto cconomico tra 
gli Stati Uniti e l'Europa 
si sviluppa quello, assai piu 
consistente, tra i program-
mi « mondial! > americani 
c la capacita d'urto acqui-
stata dai Sei. Gli Stati Uniti 
(vedi il recente messaggio 
di Kennedy sullo stato del-
l'Unione) tendono ad in-
quadrare 1' economia del 
MEC, dirigendola, in un si
stema <mondialc> che salvi 
gli intercssi derivanti dalla 
funzionc assunta daH'Ame-
rica come paese leader di 
uno schieramento che si 
propone non solo di arre
stare il progresso del so-
cialismo nel mondo, ma di 
mantcnere i paesi del terzo 
mondo nell'ambito del si
stema. I paesi del MEC, dal 
canto loro, tendono invece 
a conquistarc in proprio i 
mercati necessari all'espan-
sione della loro economia. 
Certo, oltre alle misure di 
carattere cconomico an
nunciate da Kennedy, Wa
shington puo far pesare, 
come ultima ratio, il ri
catto che deriva dal fatto 
che gli Stati Uniti costitui
scono, per l'Europa, la fon-
damentale garanzia politica 
c militarc contro 1'Unione 
Sovietica. Ma un tale ri
catto non ha pero oggi la 
forza di una volta: a Iungo 
andare. anzi. raltcrnaliva 
costituita dai programmi 
atomici francesi c franco-

tedeschi puo togliere del 
tutto agli Stati Uniti que
sta anna. 

/ contrasti 
fra i Sei 

Giuocano, inline, come 
abbiamo piii innanzi aecen-
nato, le differenze tra i Sei 
sull'aUeggiamento da assu-
mere di fronte alle riehie-
ste inglesi e, I'm dove coin-
cidono, americane. La Ger-
mania di Bonn si muove 
con una cautela dettata dal-
1' esigenza contraddittoria 
che deriva dall' interesse 
cconomico ad aderire alia 
impostaziont' inglese e ante-
ricana e dall'interesse poli
tico (Berlino) a rimanere 
ancorata aU'europeismo; la 
Krancia, che vede il MEC in 
funzione dell'Eurafrica, e 
decisamente ostile a diluire 
la costruzione europea in 
un circolo mondiale; l'Olan. 
da — che e oggi il tallone 
d'Achille del MEC — e, per 
le caratteristiche della sua 
economia, favorevole alia 
impostazione britannica; il 
Belgio c a mezza strada 
tra la posizlone francese 
per via del Congo e a quella 
olandese per il circolo piu 
vasto, rispetto all' Europa, 
della sua economia; l'llalia, 
inline, essendo un paese po-
vero di in a t e r i e prime, 
avrebbe interesse a fare il 
giuoco inglese c americano, 
ma le sue classi dirigenti 
temono chc la rclativa-
mente debole struttura eco
nomica del paese non possa 
reggere agevolmente a un 
processo di « universalizza-
zione » dell'econoinia capi
talistica. 

Questi sono alcuni dei 
dati da cui bisogua partire 
per sviluppare un' analisi 
della situazione nggi esi-
stenle all'interno del mon
do capitalistico e per trarne 
le necessarie conclusioni 
politichc. Gia da questi da
ti. ad ogni modo, alcuni d e 
menti ci pare eniergano in 
modo netto: 1) il relativo 
successo ottenuto nel pro
cesso di integrazione eco
nomica noil' ambito del 
MEC non significa in alcun 
modo che questa sia una 
costruzione stabile in seno 
alia quale tutto vada per 
il meglio; 2) i problemi che 
l'esistenza e lo sviluppo del 
MEC pongono all' interno 
del sistema capitalistico so
no tali da poter provocare 
lacernzioni gravi e forsp 
anche irreparabili, 

Per lo meno avventata, 
in (|iiesta condizione, ap-
pare la tendenza, che af-
fiora in Italia anche all'in
terno del movimento ope-
raio, a favorire una situa
zione chc si risolva nel con-
cederc respiro ai gruppi 
dominanti sulla base di una 
errata valutazionc della 
consistenza della costru
zione cui essi hanno dato 
vita e della pretesa assenza 
di alternative reali c at-
tuali. A noi sembra, al con
trario. che una vasta, so-
lida e organica alleanza tra 
la classe operaia e i lavo-
ratori d' Europa con le 
masse dei paesi sottosvilup
pati possa c debba costi-
tuire la piattaforma per 
approfondire Ir contraddi
zioni che si manifestano al-
l intcrno del mondo capita
listico e imporrc un'auten-
tica alternativa di sinistra. 

ALBERTO JACOVIKI.I .O 

Scoperto il piromane di Chicago 

Incendid la scuoia 
perche la odiava 

E* un rajraz/.o d i 1 3 a n n i m i p i a r r i o n o l e * i r p n o dp i \ i p i l i cl*»l f n o r o 

Benzina a gettone 

CHICAGO, 16 — II 'Chi
cago Tribune > riferisce che 
un ragaz/o di 13 anni ha con-
fessato di cs5ere l'autore dcl -
1'incendio di una scuoia di 
Chicago nel qua le perirono 
92 seolari e tre suore-

II di.>astro avvenne il 1. 
d icembre 1958. Le f iamme 
dis tn issero comple tamente la 
fcuola cattolica *nos tra Si-
gnora degl i Angel i >. 

II giornale riferisce che. 
nella confess ione firmata. :I 
ragazzo afferma di odiare 
le scuole c di provare un 
grandissimo divert imento nel 
>cntire le .<:rene dei Vigili 
del fuoco e nel vedcre !c 
loro autopompe all'opera. II 
ragazzo avrebbe inoltre 
nmmesso di aver provocate 
fllmeno una dozzina di in-
cenrli nella zona d; Chicago. 

Ragazzo di 17 anni 
rapina (a madre 

con la pistola 
CAMBRIDGE (Massachu

setts) . 16. — Una giuria ha 
riconosciuto eolpevole un ra

gazzo d« 17 anni di avere ra-
pinato la madrc a mano ar-
mata. 

Ralph Chapman c rimasto 
impassibile quando il vordetto 
c stato annunciato. La madre. 
Dorothy Chapman di 42 anni. 
ha continuato a singhiozzare: 
. Slio nglio. mio figlio » men-
tre veniva portato fuori dalla 
stanza. 

La donna aveva detto al tri-
bunale che il figlio dopo cs-
sere stato Ionia no da casa trc 
giornj era ricomparso il 14 n<v 
vembre e 1'aveva minacciata 
con una pistola. 

Nove morti 
in una miniera 

messicana 

CITTA' DEL MESSICO. 16 
Nove mmatari sono rimasti 
HOC.5i e .'iltn 49 <59. secondo 
altre notaie> bloccati sotto 
torra in seRu.to ad una v.o-
U-ni.i esploilwTie avvenuta in 
unri min;era sitnata a una de-
rina d; chilomctn da Chihua
hua. nel Mcssico settentrionale. 
Sombra che una scintdla abbia 
causato un'esplosione di gas. 
N*e e seguito un crollo di roc-

c\.i che ha b'.occ.to :re gal-
!or>. Li maRg.or p.irte de. m.-
n.itor- bloco.-iti o f.:i'M ;.b'\-i!;i 
prinvi d. «er.i d^T.e fqu:idre d. 
foccorfo. 

Confermata 
la pena capitale 
per Tassassino 

di Bandaranaikc 
COLOMBO. It'. - La (On-

i«nna a morte .nfl.!'.a d ii tr:-
tiiir,;i> suprf-mo al nior.aco 
buid.sta Talduwe Poma;..ma 
pvr sv^r as5.'i5s.na:o :1 pr.mo 
m r.:?!rn S W. R D Band.ra-
na:ke. e s:."<ta confermat., (^..lla 
Corte d'app^'.'.o 

Le cond.'4nne •'• rr.orte r.fl.tte 
r,I monaco Map.t:*lama Hud-
dhnranvbe e a t ' JayowaiW'ns. 
compi.n r.el drl.i'.o. sono <:stf 
Iramulalc .n cfmdrtnna ;iVf-r-
j»a?to!o p**rche. -.n b.^i- alia 
leg:slaz.one *ntra'a .n v gore 
dopo rassa.cs.n.o d<I pr.r.V' m:-
mstro Bandarar.d.ke. ;1 d' htto 
di comphcita :n un assuS.->.n:o 
nor e pun;b:le con la pens 
capitale. 

DORTMUND — Questa l'ho liiventatii una romimKiila petro-
llferu tedesca: rautomoblltstii melie una imiiii-ia dn c-ini|ue 
marehl not distributor? autouuitli-o <• iu< llru limrl una luttiiia 
d« 5 lltrl dt tienztnu. che rlnietlerii ;» posttt iltipu a\«>r vt-rsuto 
It earbttrantP net serbatolo. Mu e'e ill piu: se I'lili-nte lui nun 
mniu'lo ill tORllo muRKtore. ricevrra dalla inn. cliimi anche II 
rcsto, all'atto dl rimrttere nl suo posta la lattttm viiutn. 4>nl 
la Krazlosu lilondinii s'inrnrica ill dare una dlimistru/limr pra-
tlia del (utulouniuentu del distributors autottrnticu n'ele(oto> 

Al ia vigilia del la riunione di Punta del Este 

Ricatto economico USA 
al governo boliviano 

Washington rallenia l'aiuto economico per costringere la Bo
livia a rompere con Cuba - Crisi di governo a La Paz - Nessun 
grande paese del continente si e schieraio con gli Staii Uniti 

LA 1WZ. ltf — 11 governo 
boliviano, entrato in crisi 
sotti* giorni nddietro per le 
dimissioni del ininistro del le 
ininiere. Chavez: Ortiz, pro
vocate dnll 'uttegguunento fi-
lo<inu'ricano che il governo 
intenderebbe assumere alia 
prossima conferen/a di P u n 
ta del Este contro il regime 
nvo lu / ionar io cubnno. e sta
to rimpastato oggi dal pre
s idents Victor Paz Estons-
soro. 

La crisi o scoppiata \ ' io-
lentissima qviando Chavez 
Ortiz ha accusato gli Stati 
I'niti di ral lentaiv artif icial-
tvente la concessione degli 
iiititi cconomici alia Bolivia 
— decisi nel iptadro ilel pia
no Uennediano « Alleanza 
per il progresso > — in at-
tesa di vei le iv quale posi-
.'IOIU' la Bolivia avrebbe as-
suuti) il 22 goniiaio a Punta 
del Este net confrotitj di 
Cuba. 

11 ininistro del le nuniere 
ha attaeeato gli Stati Uniti 
e la )iosi/ion.e del governo—• 

disposto ad accettare il ri
catto americano — sull 'onda 
di v iv iss ime pressioni popo-
lari che si sv i luppano in o p -
posizione alia politica anie -
ricana. 

L'ultimo eplsodio del l 'op-
posiz.ione popolare bol ivlann 
aH'atteggiamento ricattato-
vio degli Stati Uniti 6 stata 
una conferenza nazionale 
dei lavmatori del le nuniere, 
svoltasi il ilieci gennaio n 
Ornro City. Nel corso di tale 
eonferen/a il segretario g e 
nerale del sindacato minnto-
ri. Mario Torres Calleja. il 
quale o anche vice pres iden-
te ilel Senato. ha duramente 
attaeeato il governo « che si 
appresta a rompere le rela
t ion! i l iplomatiche con Cuba 
in obbedienza agli ordini d e 
gli imperialisti degli Stati 
I niti >. Torres Calleja ha 
prouuueiato dalla tnluiua 
vlella eonferen/a contro gli 
Stati I'niti le stesse accuse 
ili ricatto economico ehe so
no state poi ripetute dal mi -
nistro Ortiz nella riunione 

Per superare i gravi rijardi della produzione 

Discorso crit ico d i Krusciov 
sull'agricoltura in Byelorussia 

I difetti nella cerealicoltura c nolla produzione dclla carne - « I vostri sislcmi attuali 
erano gia criticati nel 1862 » - 11 problema delle macchine e quello degli uomini 

(Dalla nostra redazione) 
MOSCA, 1U. — < Non sono 

vcnitto qui a rccitarri le poe-
sie di Puskin. Qiwllc re h-
jio/efc U'tiqcrr dti so'i. Sono 
venuto (jut per uiettcrf a mi-
do le vostrr dcficicnzc vqn-
colf e per ;»ir!i/rre(ie fran-
cumente >. F.QottiiKinwntc t( 
discorso dt h'nisrfor idle, con
ferenza agricola bieloruma 
(l)ronunciulo il 12 scorso c 
pi(()l)lt('(ito .stdiuutttntt dalla 
Pravda) e stato uno dei piu 
critici fru i 5 o 6 da Im pn>-
nitnridli in questi u'thni dee 
mesi in (litrcfimitp Inr.nlitA 
dell'Unione Svuictica. 

I.a coxa, del'reitto, cm sebn-
f(ff«." Krusciov stesso ue are-
m nrrerf i to i dirif;eatf o'elhf 
BfciorHssid. rcsponsabili di 
yravl ritanli nella produzio
ne agricola di questi tre an
ni. Ma poiche la Bie'D'Hvsin 
e una delle 75 rcpnhbltche 
dell'Unione Sovietic.a, xv 
certi difetti le sono peculia
rs altri inrece lianno una 
radice cotnune eoi jmdtlemi 

yencruli die iugricoltura dcl-
I'UHSS deve risidvere. 

La Byelorussia, iia dctto 
Krusciov, e in grate ritardo 
sttlle cijrc di ctmtrollo del 
piano, da tre anni e )erma 
sullo sue posizioni e anzi no 
lia perduta (ptalcuna, yicclie 
non si vedo come questa rc-
pubblica potrebbe, al livollo 
attuale. portare a cnnipimen-
to il piano settennale agrico-
lo. Sol 1961, rispetto agli 
ohiettft't fissati. la Btelorus. 
sia ha prodottn 70 milioni di 
pud di grano in meno, 4 mi
lioni di tonncllale di patatc 
in meno, 140.0UU ijtiiiiruli di 
lino in mono. 

« I'er la curiie — nu <io-
giunlo Krusciov — se si /u 
un rugyuuglio col f933 e cer
to che sietc niidau avanti. 
Alloro produceste L6.0U0 joii_ 
ncllatc di carne, oggi ne a 
vote prodotte 14S.0U0. Ma t,ol 
non siamo piu nel 1053, ±ia-
mo nel 1962. II bulz>i m arun-
li rispetto a quell'cpoca va 
sottolineato. mu Insngna le. 
ncre prcscnte chc t nnslri 
obiettiri oggi sono molto piu 
derail. I confront col 1953 
nori regyono. BinHjn.i dire 
trancamente chc il rostra la-
rort> non e soddisf'Jceiito. Dal 
1959, cioe da tre aunt, non 
jute piu alcun proqresso ?. 

Du queste cifre Kmsciov 
parte per indtriduare ie ra-
gumi del ritardo e dice: 
« Prima di tutto Ui manemza 
dt enrne dipetide dal Jatto che 
In terra riene uti''zini^ in 
modo non razionalc. per dc-
fiaenze organizzativ. Vt r-
chr i t j>nrfo di orgvv.zznzio-
ne? I'rrche I'abbonditiZ'i j.an 
esscrc crentn solo run mifl 
buona organizzaztoi". Ii >uc-
cesso irene deciso de.ll'ur-
gamzzazione. dagli uomini. 
dai <piadri dirigenti. Purtrnp. 
pn molti di vni lo fiann » o i -
rfienficafo >. 

AY I problema itrganiu iti-
r<> enfra quella della mtaz.o-
ne delle semine. con campi 
€ a riposo > coltiixili ad e.'ba. 
In Btelorussia il sistema e 
particolarmcnte difjus.t. Dal 
1953 ad oggi le torre tenuto 
ad orba sono aumevtato di 
700.000 ettari men*re quelle 
coltivate a cereali sono di-
minuitc di 800.000 ettari. 
< Oggi — precisa Kruscitv •— 
le torre coltivate ad erba oc -
cupnno il 20Tc di tut'.a la ter
ra coltirabile in llielorinsia 
perche certi scionziuti pensa-
no che IYrbn sin il minlior 
mitrimonto per il hextiame. 
Ma o proprio per (pie.i:o che 
tpii si produce poca carne 
perche il mtoiior nutrtmrnto 
del bestiamo non o ('orba ma 
la barbabiotola, il granlurco 
vordo, it pisrl lo ecc. >. 

Ecco una delle grossc pia-\ 
ghc drll'agricoltura biela-\ 

russu (c non solo bielorus-
sa): un sistema dj i*o,,.'f.,,u;io-
ne arretrato. basato tra I'al
tro su principi anti-economi. 
ci che gia nel 1862 <e Kru
sciov estrae un bolh-ttnio del-
I'epoca e lo legge) rc i i inuio 
crificdfi du (ii/rofiouff lungl. 
miranti. E (|ae^fo. ugn'iinge 
Krusciov cUnndu nn epfsaiiio 
di altualitd. mentre due l)io-
logi dcii'accudcmia il> scion-
za agricola ile'fn Bi.-foni.".sii 
si dilettano a trovare il siste
ma per trupiiiiifure i,"lhi re . 
pfiitifficu im nlbero ram che 
cresce snln in esfremo n-
rierit*!. • , • 
• " SUI pronu*fnn delle 'fola-
zioni crhuccc Krusc'n)r ha 
detto cite se ipiesto si::tema 
e. difficile da sradicarc cio de

riva dal fatto che < f»i base 
a questo sistema sono stati 
educati t quadri spe?iaiiz:ati 
della nostra agricolturu ed 
oggi questi (jijcuiri difemloiio 
il sistema per non perdere lo 
loro posizioni ». Di tjtii mt-
sce un altro problema, che e 
(pielio del riiiMomitifi:f;> dei 
quudri. della lotta contro i 
conservatori e i buroerati. 

« Oltre a dare uliugricol-
tura Jiuore mucchiiti', mate-
riali e eoncimi. e gtusto clc-
vare la (|mil(lii dei/!f uomini, 
dot quadri, .tceqlicndo tra la 
gonte efflcentc, sia comvuisti 
clu'so.nza partito. La gento ru 
seelta sui prineipin del colon. 
tarinto, non con una mobili-
tazione generale. E poi -ion 
bisogna soltanto .aper sce-

gliere gli uomini. ttui unciie 
rispondere alle loro esigenze, 
non (iimcfdicuiKio mni il 
principio dell'iiiteressttmento 
tiiiiieridlt' ehe in mo.'fe (i;ien_ 
do viene violuto. Uisogni con 
fermezza fener fede a] prin
cipio: a miglior lavoro paga 
mipliore >. 

Intunto una prima cifra 
globule sulla prodnz'uoie co-
rcalicolu sovietica del 61 vie
ne fornita dal Kommuuist 
uscito tori: I'lIRSS ha pro-
dotto ucll'mino (ippcitn eou-
clttsn 3 miliurdi e 200 mi fio
rd di pud di granag'.le ( 5 / 0 
milioni di quintali) am un 
uunicnta di 300 milioni di pud 
(48 milioni di quintali) ri
spetto al raeeidto ilel 1960 

AUOUKTO VANCAI.DI 

che ha provocate) la crisi di 
governo. 

L'opposizione contro la 
proposta americana di una 
rottura collottiva de l le re la-
?ioni diploniatieho con Cuba 
.*••: al larga in tutta 1'America 
latina. N'essuno dei grandi 
paesi del cont inente si 6 s ino 
ad oggi espresso in tuaniera 
favorevole a Washington. 
Al l 'opposi / lone frontnle del 
Brasile p alia riluttan/.n ar-
gentina hanno fatto segui to 
la crisi di governo bol iv iana 
e una creseente opposizione 
in Uruguay. A Montevideo 
la stnmpa j)opolare ha d p -
uuueiato con estrenia ener -
gia il ricatto anierienno p 
nianiCesta/ioni popolari con 
decinp di migliaia di parte-
cipanti si sono svol te in mol
ti utiartieri della capitale . 

l .entaniente sembra g u a -
daL'uare senipre nuovo ter-
reao la proposta brasil iana 
iii respingeiv l.i richiesta di 
;.i:i/ioni a \ a n / a t a dagli Stati 
I'niti e di stabil ire con Cuba 
< un niodel lo di ooesistpn/a 
p.'.cifica ». II miuistro degli 
psteri brasil iano Sant iago 
Dnntns, il (junle hn n f f e n n a -
to ehe gli U S A dehbono ittA-
parare a v ive iv in pace v ie i -
no alia jnccola Cuba come 
l 'URSS v i v e in pace vjeino 
a l i i piccola l-'inlandia sta o t -
teuendn nn erescpnte SUCCPS-
so tra 1'opinioue pubblica la -
tino-ampricana. 

Gli studenti siriani 
chiedono 

una pol i t ica 
ncutra l is ta 

DAMASCO. 1«. — Clli stu-
denti deU'univoisitii di Dnma-
sco hanno pnbblicato un ma
nifesto nel quale si invita il 
governo di Na /am Kud.si a li-
stabilire le liberta pubbliche, 
a realizzare la giusti/ia sociii-
le. a perseguire una politica 
estera di non allineamento ed 
a liattersi per « la grande uni-
ta nraba •. 

Nel lorn manifesto gli stu
dent! espriniono jinche il pro
positi) di riprendere a frequen-
ture le le/inni ed nffermano 
che i disordini verificatisi nei 
giorni scorsl neU'ateneo della 
capitale siriana sono opera 
di « elementi esterni ed estra-
nei nll'universltft •. 

In seguito nl disordini 11 go
verno lia prpso alcuni prov-
veditnenti fra cui 1'arresto di 
alcuni ex agenti segreti del 
passato regime nasserlano 

Fanfani 
a Londra 

Un'intera famiglia brucia nelFincendio della casa 

MOBBILTOV (ArkanMrMi) — Su qur»lo peizo di trrni d«vr nr« tl •(Toll* un folto capannrllo dl perxonc. corerta. lino a |rri. 
una mM nrll* quale v|vrv» I'airrlroltore Andy Pal«rlno ron la moitllr e otto Hull: un Inrrndio Vha romplrtamrnlr dUtrulU 
r net trt-mrvdo rojfo lalla la famiglia Pa la ri no e ntlieramrnte prrlJa. Im rata rrm a due planl. rnmplrianirntr In Ircno. |.« 
trrmrnda ^rlacura r avvrnula durante la nottr iTHofoto A P.— T'nit.'i - ) 

Per un complesso di un miliardo di lire 

Traffffico d i v a l u t a e gioiel l i 
scoperto nell'Unione Sovietica 

I^i l i a n d a a r c u m u l a v a i l e i i a r o i n U S A , C a n a d a e I s r a e l e , paet*i n e i r | i ial i ^i p r e p a r a v a a r i p a r a r r 

(Oalla noitra redazione) 

MOSCA, 16. — Un grosso 
traffico di valuta e gioielli, che 
viene valutato intorno a una 
cifra pari a un miliardo di 
lire, e stato scoperto in Unio-
ne Spvietica. Ne da notizia 
sta mane d " Trud". 

La complcssa rcte di con-
trabbandieri di valuta e og-
gctti prcziosi e stata idcntifi-
cata in seguito all'arrcsto di 
quella che il quotidiano sovic-
t:co dcflnisce -Jr. giovanc 
straniera I) • Questo perso-
naggio dcll'nffarc stava la-
sciando l'Unione Sovietica, via 
polonia. e alia frontiera si di-
mostro nluttantc a mostrare 
il contennto riellc sue valigie. 
Insospcttiti i doganieri sovic-
tici indagarono attentamente 
e poterono accertare chc nci 

sunt bagagli, appositamente 
attrezzati. erano contenute va-
lute per 1.300 dollar! c 100 ster-
linc piu una gran quantita di 
casse d'orologi. 

Dall'intcrrogatorio risultava 
chc la giovanc donna aveva 
acquistato tutto cio con delle 
monetc d'oro da dieci rubli 
(cvidentemente d'antico conio) 
portati nella repubblica sovie
tica di Lituania dall'catero c 
che ella era in contatto con 
una grossa banda di traffi-
canti ora raggiunta dalla poli-
7ia sovietica. 

Fra i principali esponentl e-
rano i enniugi Ricsnizki, Laza-
revis e la moglie Vasia i qua-
li abitavano a Vilna. II mari-
to si occupava di ammassi di 
verdure e questo suo lavoro, 
chc comportava contlnui apo-
stamentl. facilitava In sua na-

scosta e principalc attivita. La 
testa della banda era comun-
que la moglie Vasta, vera c 
propria « miliardaria clande-
stina » la quale era solita di
re: < il mio La za re vis diverra 
piu ricco di Ford ». Nel corso 
dei suoi spostamenti il maritn 
manteneva rapporti • con i re 
locali del mercato ncro », co
me scrive il " Trud ", di Vil
na, Minsk, Lvov, Odessa, Ki-
scinicv. Cos) grosse partite di 
stcrline venivano cambiate in 
oro a prezzo speculative 

Egli era in rapporti anche 
con « Ivan lo strabico » il gia 
noto trafficante in grande stile 
di Mosca. Rnkotov il quale per 
la sua attivita illcgale c stato 
condannnto a morte qucstn e-
state. Altro csponcnte dclla 
banda era un certo Fiodor Ka-
minlcr, barbicrc di Vilna, il 

(ralello d( I quale. Mikail. i-
spettorc edih/io nella capita
le. aveva aperto una succur-
sale del gruppo n Mosca. 

La bnnd.i accumulava il de-
naro all'estero. negli Stati Uni
ti. Canada e Israele. e si pre-
par.iv.i a luggirvi 

Le indagmi hanno permci-
so di accertare che un prete 
c.ittulico lituano, di Kaicfeda. 
tale Pavilons. aiutava i traf-
(icanti di valuta e organizza-
va emigrazioni illegah negh 
Stati Uniti. Questo prcte si 
era fatto arrivarc da nn grup
po di fuortusciti lituani una ri-
Icvante somma per la costru
zione di una chiesa nel suo 
paese. somma che egli aveva 
rinviato a snoi amici negh 
Stati Uniti alio scopo di garan-
tirsi la fuga in quella nazione. 

a. v. 

(('oiitlmia/lonr dalla I. paclna) 

re questa pressione. In un 
certo senso, le occorrc un 
nuovo dinamismo, un nuo
vo gruppo pol i t ico riirtoen-
te. 

• Gli uomini chc Fanfani 
e Segni incontrcranno do-
mani non sono capaci di 
fronteggiare i problemi 
della borghosia inglese. 

L'aspetto piu significati-
vo dei cinque anni di pote-
re dcll'attuale prima mi-
nisfro e" stato la contraddi-
zione tra il riconoscimento 
della nccessita di un cam-
biamento c il suo attacca-
mento a quelle stesse cose 
che e Hccessurto cambiore. 
Macmillan i- salito al potc-
re dopo il disnstro di Suez, 
cioe dopo il disastro finale 
deir imperia l i smo britanni-
co rece/iio stile, prova con-
clusiva della sua jutilita nel 
mondo inoderno. Certamcn-
te, egli ha ot'iito successo 
neU'imporre considcreuol i 
cdffibtdmenii al Paese ed 
p riuscito nel complesso a 
portare la horgitrsta britnu-
nieo, ddl punfo di vista IK>-
litico, ad una posizionc piu 
fico-impcriulista. Ma la con-
pcrsioiie non e ancora com-
pleta, come si e visto nel-
I'affare del Katanga: gli 
imperialisti vecchio stile a 
il cosi detto * Katanga Lob-
bg » sono uncoru jMllticn-
mente jKitc.nti e. il neo-trn-
pcrfdiisffio di Macmillan o. 
diicorii troppo ructUautc. 

Alto stesso modo, nel 
puniix) penerdle della pol i -
tfcd estera, il tentativo di 
iMdcmilidn di nssicurnrc o l 
id o'rim Bretagna un'ege-
monia mondiale attraverso 
gli sforzi per una }Hicifica-
zione tra oricnte e occi-
dente. eonservando al tem
po stesso le fedeltd alia 
Santa Alleanza del Penta-
gono, e apparso fondato su. 
basi assai malsicure. So ne 
p (iiuitu la prova a Bonn, 
quando il primo miuistro 
p (iriduio (t chicdcrc ai te-
deschi di aiutare I'impovc-
rito governo di Sua Mae-
sta a punurc per I'nrmatu 
orifniinica in Germania e, 
sopraffatto dalla grntUndi-
ne difidfuri alio promessc dl 
ponfrihfdf, fattogll da Ade
nauer, turn •'• stato in gra-
do di disscHtirp ddl canccl -
iierp su Berlino. 

La verita e chc la crisi 
eeonomioa della borghesia 
inglese e tropjM grave per 
consentir le tiuu polit ico o-
stera anibiziosa al punto 
da offendere i tedeschi o 
gli americani. E qui si ve
de In contniddis ione jondn-
montale del governo Mac
millan. Qui, nolla pol it ico 
estera, egli ha compreso la 
nccessltd dl mutamenti, o. 
la principalc cspressionc di 
questa comprensione o lo 
(ippf.siofip di chicdcrc l'ade
sione al MEC. Ma la sua 
comprensione delle precise 
questioni economiehc con-
nesso c, al contrario, del 
tutto inudeguata: la sua po
litica economica e adatta 
a tuiiipoiinrc le fallc di un 
.sistema trupcridlista mori-
bondo, ma non a realizza
re una radical*: trnnsiztone 
do (ptcsto sistema al nuo-
vo on l ine cconomico c h c 
IP cdfidf^toni richicdono. 
Come il governo bclga due 
anni fa, il governo di Mac
millan vuol fare in modo 
elic la classe operaia paghi 
il costo del necessario a-
dattamento alle nuovc con-
dizioni, via gli manca il a>-
raggio di proporrc una <Loi 
unique > e gli manca Vin-
tolligenza per proporrc ri-
farme di struttura come 
quelle favorite dai social-
domocratici belgi. D'altra 
parte, la tittnaccin di una 
aziono militante da part* 
delle Trade Unions dissun-
(iY il governo dal tentare 
misure troppo drustichc. 
Pprcio osso porsisto in mi
sure raghe e inadequate 
come la « ixinsn salariale > 
dt Selicgn Llogd e jmrla 
({f un * piano » per supe
rare le diftiroltA 

Martnillnn spera chc l'in
gresso nel MEC risolverk 
(iiifornattcaniPnfe i proble
mi. forzando brutalmontc 
lYconomia britannica ad a-
degitarsi ai tempi. Nessun 
dttbbio che cio sia vcro. Ma 
il processo sard, assai peno-
so. I'ercio, Mncmil lan c il 
sun governo temono che le 
masse, pagando di persona 
gli effctti della transizione, 
addosseranno loro il bfast-
mo per questa esperienza. 

E' possibile chc Afacmil-
lan speri m una piu age
ndo transizione al nuovo 
ordine eeonomiro nci ter
mini della piii vasta comu-
nita economica atlantica. 

cui si rifcriscono Kennedy 
o i suoi collaboratori. I 
vantaggi di una tale situa
zione dal punfo di vista bri-
tannico sonv> ovvi. Sarebbc 
probabilmente pi it facile 
negoziare le spoctali intesc 
economiehc per il C o m m o n 
wealth , che la Gran Bre
tagna desidera, in un am
bito cconomico piii rosfo, 
che non con il MEC. E, po-
l i t icamcnfe c idcolopica-
mentc, la rottura con il 
posjoto sarebbe m e n o r i o -
Zt-nfu. 

Sulla di piii naturale, 
dunque, se il governo bri
tannica desidera csplorarc 
piii a fondo questa via, pri
ma di impegnarsi definiti-
ramente c o n il MET. E, 
percio e opportuno che cs-m 
so conosca, dopo quella 
dei fj-ancesi e dei tedeschi, 
I'opiniono del governo ita~ 
liano. SarA certamente uno 
dpi fpmi del la conversazio
ne di domani. 
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