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Ginevra 

Oggi la conf erenza 
sul commercio e lo 
sviluppo economico 
I delegati socialist! chiederanno rammissione 
di tutt) i paesi - Un messaggio di Krusciov 

Delegati da 70 paesi 

Riunito 
ad Algeri 

il Consiglio 
afroasiatico 

Dal nostra corriipondente 
ALGERI, 22 

Settanta delegazioni afro-asia-
tiche sono da oggi riunite ad 
Algeri. Comprendcndo rappre-
sentantl degli Stati piu popolo-
si, dall'URSS all'Indonesia, dal-
la Cina all'India, questa sessio-
ne del Consiglio di solidarieta 
afroasiatica — aperta da un di
scorso di Ben Bella — rappre-
senta i due terzi della popola-
zione del globo e la solidarieta 
del mondo socialista e del terzo 
mondo nella lotta per la libe-
razione integrate ed effettiva 
del popoll colonial!. Verranno 
certamente affrontatl anche i 
problem! della ricostruzione 
economica del paesi liberati e 
degli aiuti che possono accele-
rare la loro ripresa e la loro 
avanzata verso il socialismo. 
Glacche si pud dire che ormai 
tutti o quasi quest! paesi pon-
gono il problema dell'avvio al 
socialismo o quanto meno di una 
via di sviluppo non capitalistico. 

Su questi obiettivi vi e un ac-
eordo generate anche se impre-
ciso, e a volte forse soprattutto 
formate. Non bisogna • d'altra 
parte dimenticare che si trat-
ta di paesi con strutture pro-
fondamente differenti e con 
notevolissime diversita nello 
sviluppo delle forze produttive. 

La vittoria degli ultimi popo
ll ancora soggetti alia coloniz-
zazione diretta o indiretta del 
Fortogallo, degli Stati Unit! 
(Vietnam del sud), dell'Inghil-
terra. della Spagna, della Fran-
cia, appare, grazie alia coscien-
za e alia volonta di lotta di quel 
popoli oppress! e alia solidarieta 
die nessun paese socialista o di 
recente liberato pud loro nega-
re, ormai prossima. II solo csta-
colo reale e opposto dalla coa-
lizione degli imperialism! nelle 
alleanze di guerra (NATO. 
SEATO. i residul del CENTO. 
eccetera). 

Negli ambient! della confe-
renza si ritiene che da parte di 
alcune delegazioni non manche-
ranno prese di posizione contro 
la coesistenza pacifica. scam-
biata per un «pacifisrao» di 
vecchia lega e distaccata arti-
ficialmente dal principio del 
non intervento. 

Gli obiettivi della conferenza 
di Algeri sono stati cosl rias-
sunti da un portavoce sovietico: 
assistenza immediata ai popoli 
che lottano per l'indipendenza 
e formazione di un unico fron-
te antimperialista; prowedi-
menti concreti contro il neo-
colonialismo; soluzioni paclfi-
che per tutte le vertenze tra 
Stati indipendenti. 

Nel suo discorso d'apertura 
Ben Bella si e pronunciato a fa-
vore di una seconda conferenza 
di Belgrado del non-allineati 
per -rallentare la pressione 
deH'imperialismo» ed ha rile-
vato che una nuova conferenza 
di Bandung potrebbe facilitate 
la soluzione del problem! con-
troversi in Asia e rammissione 
della Cina all'ONU. 

Loris Gallico 
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GINEVRA, 22. 
Comincia domani nella se-

de ginevrina delle Nazioni 
Uni te la Conferenza mon-
diale per il Commercio e lo 
Sviluppo di cui gia da qual-
che settimana si pari a diffu-
samente, e che affronta un 
argomento di importanza vi-
tale per il mondo e la civilta, 
sebbene poirtroppo questo 
a w e n g a nel quadrc di una 
situazione internazionale che 
lascia scarso adito alia aspet-
tazione, a breve termine, di 
soluzioni radicaJi. Ci si augu-
ra tuttavia — e in questo 
senso sono impegnati i rap-
presentanti del « terzo mon
do > — che possa essere dato 
concreto inizio a un proces-
so di revisione delle pratiche 
vigenti del commercio inter
nazionale. attraverso un or-
gano permanente e realmen-
te rappresentativo - di tutti 
gli interessi in gioco, che la 
conferenza potra esprimere. 
• La sostanza del problema 

— come fe gia stato riferito, e 
come si rileva nel rapporto 
generale che sara presentato 
domani dal comitato prepa-
ratorio — 6 che l'attuale si-
stema del commercio inter
nazionale e venuto fin qui 
accentuando e - continua ad 
accentuare le ineguaglianze 
di sviluppo: esso fa si che i 
paesi avanzati continuino a 
svilupparsi piu rapidamente 
di quelli economicamente ar-
retrati. II rapporto segnala 
che dopo il 1050 la parte de
gli scambi internazionali cor-
rispondente ai paesi poco 
sviluppati e caduta dal 30 
al 20 per cento, mentre la 
parte dei paesi industrializ-
zati e aumentata dal 60 al 
66 per cento. II valore delle 
esportazioni dei paesi poco 
sviluppati ha registrato nello 
stesso periodo un tasso d'in-
cremento annuo del 3,6 per 
cento, mentre il valore delle 
loro importazioni ha regi
strato un tasso d'incremen-
to annuo del 4,6 per cen-
to. Cio si esprime, nel lin-
guaggio economico, dicen-
do che le ragioni di scambio 
dei paesi sottosviluppati con-
tinuano a deteriorarsi. Qae-
sti paesi dunque si impoveri-
scono e si indebitano in mi-
sura crescente. 

. II rapporto del comitato 
preparatorio suggerisce una 
estrapolazione. secondo - la 
quale il deficit del commer
cio estero dei paesi sottosvi
luppati raggiungerebbe nel 
1970 i 20 miliardi di dollar!, 
se continuasse ad aumentare 
con l'andamento degli ulti 
mi anni. Una delle cause del 
deteriorarsi delle ragioni d 
scambio, e che i prezzi delle 
materie prime (di cui i paa-
si poco sviluppati sono essen-
zialmente esportatori) sono 
mantenuti - artificiosamente 
bassi dai compratori capita
list!, i quali assai spesso de 
tengono direttamente o indi 
rettamente anche il controllo 
della produzione. Tale situa
zione tuttavia non e sosteni 
bile a lungo nemmeno per i 
paesi avanzati. i quali. in una 
prospettiva a lungo termine, 
non possono che essere in-
teressati al mercato potenz'a-
le costituito dai paesi ora 
poco sviluppati, nei quali do-
vrebbero ' percio cercare di 
farorire fin d'o.-a le condi-
zioni di un accrescimento del 
potere d'acquisto. - -l" 

In nottata da Mosca si e 
avuta la notizia che il primo 
ministro Krusciov ha inviato 
un messaggio alia conferen
za. II documento afferma che 
I'cURSS e ansiosa di avere 
scambi commercial! coi pae
si sottosviluppati. E* noto 
— dice il documento — che 
l'attuale situazione del com
mercio internazionale non 
viene incontro sotto molti 
aspetti. alle grand i attese 
dei popoli del mondo. La 
ingiusta divisione interna
zionale ' del lavoro. • il sem-
pre crescente divario fra il 
prezzo dei prodotti esportati 
dai paesi in sviluppo e il 
prezzo dei prodotti che essi 
importano, lo sfruttamento 
delle risorse di questi pae
si che ostacola il loro svi
luppo, sono una con^eguen-
za dello sfruttamento impe-
rialistaa. il messaggio affer
ma poi che il commercio in
ternazionale - deirURSS si 
svolge su di una base «di 
eguaglianza e di reciprocita>, 
ed aggiunge: «Noi continue-
remo a dedicare rnolta at-
tenzione alio sviluppo della 
collaborazione commerciale 
ed economica con tutti i 
paesi che sono interessati ad 
assa, in particolare i paesi 
in fase di sviluppo*. 

Saigon t . • ' < « > , ' . !>*> 

Ttitto il 
potere ai 
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II gen. Khan presidente d'un cc esecu-
tivo » di sei alti ufficiali - Nuovi inci-
denti alia frontiera con la Cambogia 

SAIGON — Cinque dei sei membri del Comitato esecutivo mentre prestano giuramento 
di fedelta , (Telefoto A.P.-l'* Unita >) 

r 
Rivelazioni della rivista «Ogoniok» 

Fin dal 1920 
missili 

nell' URSS 
Dalla nostra redazione -

MOSCA. 22. 
Una pagina ignorata della 

storia delle prime arml a 
razzo, degli scienziati che le 
costrutrono e della loro tra-
gica fine nel periodo 'stali-
niano. viene rivelata oggi dal 
tenente colonnello Novikov, 
sul settimanale Ogoniok. 
L'articolo, sia pure indiret-
tamente. getta nuova luce sul 
contrasti sorti tra Tukacev-
ski, che nella sua qualita 
di responsabile agli arma-
menti deU'Esercito Rosso 
era fautore di una ropida 
modemizzazione tecnica e 
organizzativa delle forze ar-
mate, e Stalin, arroccato die-
tro un suo conservatorismo -
tecnologico che gli veniva 
suggerito. forse, dalla con-
vinzione che la guerra non 
avrebbe toccato il , (errilo-
rio sovietico. 

Lo prova il fatto che le 
famose katiusce sovietiche, 
le prime armi a razzo im-
plegatc nella seconda guer
ra mondiale, vennero pas-
sate all'industria militare, 
per la fabbricazione in se-
rie. soltanto il 21 giugno 
1941. il giorno stesso della 
aggressione tedesca, mentre 
i suoi inventori. insieme a 
Tukacevski cne If aveva ap-
poggiati nelle ricerche, era-
no gia stati fucilati da quat-
tro annl come nemici del 
popolo. 

1 priml studi sui prolettt-
(i a razzo vennero iniziati, 
nell'Unione Sovietico. attor-
no al 1920, da un qiovane 
ufficiale di artiglieria, Ar-
temiev. e dalVingegnere chi-
mico Tikomirov Partendo 
da esperienze git tenta-
te nello scorso secolo con 
proiettili dotatl di un siste-
ma di autopropulsione, ali-
mentati da polvere da spa
re i due studiotl sovieticl 
fissarono la loro attenzio-
ne svlla possibllita di svi-
luppare questo tipo di armi, 
dotandole di un carburan-
te non soggetto alle irre-
polaritd di combustione tl-
piche della polvere pirica. 

tl primo missile fu *peri-
mentato nel 1920, esattamen-
te il 3 marzo. e copri la di-
stanza, allora notevole, di 
1300 metri. II carburante 
impiegato era la prioxtlina. 
in una soluzione non vola
tile. 71 successo deWesperi-
mento consentl allora ai due 
costruttori di fondare un 
laboratorio di gasdinamica e 
di raccogliere in esso scien
ziati e piovant specialisti 
delVesercito. ' ' 

In breve i larori del grup-
po attirano Vattenzione di 
Orgionikidze e Tukacevski, 
che ne appoggiano Vattivi-
ta. Nel 1931 vengono creatU 
con rinestimabile apporfo 
delVingegnere Georghfi Ero-
kivic Langhemak, proietti
li a razzo da 81 e 132 mm. 
di calibro, con un raggio di 
azione dl cinQue-sei mlla 
metri. Langhemak, specia-
lista nel ealcolo delle traiet-
torie e nella costruzione del 
-nlssili, sapgerisce di eqnl-
paggiare gli aerel da eaccia 
con questi nuovi proiettili 
Dor anni dopo R oruppo. 
che opera a Lenlngrado. vie
ne nfforzato da scienziati 
di un analogo coRettico mo-
scovita. impegnato nello stu
dio del motor* a razzo. La 
fusione dei doe laboratori 
e suggerita da • Klelmenov, 
capo del gruppo leningra- • 

dese, ed e approvata da Or
gionikidze e Tukacevski. 

Nasce cosi V- Istituto di 
ricerche scientifiche nulla 
propulsione a razzo». Que
sto Istituto, nel giro di al-
cuni anni, risolve tre pro
blem! fondamentali per la 
costruzione di missili ad al
to rendimento: I) stab'tltzza-
zione in volo dei' missili, 
grazie ad un'applicazione di 
Kleimenov; 2) rendimento 
costante del carburante in-
dipendentemente dalla tem-
peratura esterna. grazie ad 
una modifica agli ugelli di 
scarico ideata da Pobiedo-
noziev; 3) messa a punto 
di sistemi di lancio efficaci 
e leggeri. -

II 20 agoito 1939, — rive-
la a questo punto Novikov 
— sui ginpponesi arroccati 
ad est del fiume Halkin-
Gol, st leva una squadra di 
cinque eaccia »/-I6» ar-
mati di otto missili ciascu-
no. Improvvisamente, ap-
paiono all'orizzonte numero-
si aerei gtapponesi. II co-
mandante della squadra so
vietico, Svonariev, preme il 
bottom di lancio quando 
gli aerei sono ancora fuori 
dalla portata delle normali 
armi di bordo Due aerei 
giapponesi precipitano in 
fiamme. Gli altri virano ra
pidamente e si dilcguano 
Per la • prima volla nella 
storia sono entrati in servt-
zio i missili aria-aria 1 prin-
cipali ideatori di qneste cr-
mi, scrive Varticolista, non 
poterono purtroppo felicitar-
si per questa r'tuscita: due 
anni prima, al tempo dei 
process; e delle esecuzioni 
che avevano tolto dalla sce-
na Tukacevski, Blucher ed 
altri valorosi capi deU'Eser
cito Rosso, anche il diri-
gente dell'Istituto missilisli-
co Kleimenov ed il suo vi
ce, Laghemak. erano sta
ti accusati di tradimfnto e 
fucilati. 

L'Istituto, larqamente in-
debolito, aveva tuttavia con-
tinuato nelle sue ricerche e 
nel 1938 aveva messo a pun
to alcuni mitsili terra-terra 
riuniti in un sistema uni
co di lancio comprendente 
24 • proiettili. Pia tardi, ne 
era stata costruita una va-
riante perfezionata. forma-
ta da 16 missili montatl su 
camioons a tre assi. In altre 
parole, nel 1939 era gia pron
to il sistema missilistico no
to con la sigla • B. M. 16 >>. 
direntato famoso con U no-
me di Katiuscia. 

Ma della costruzione in 
serie non se ne parlava an
cora, Soltanto il 21 giugno 
1941. * letteralmente poche 
ore prima deirinteto deH'aa-
gressione tedesca -. e quin-
di quando era chiaro che 
Hitler avrebbe attaccato 
VURSS - i dirigentl del par-
tito e del governo «oriett-
co assisteltero alia prova 
delle Katiusce e ne decisero 
la produzione in serie - Le 
prime Katiusce furono fm-
piegate. ma questa e storia 
ormai noto. tl 14 luglio 1941. 
contro la stazlone di Orscia, 
gia occupata dai nazisti • Lo 
scoppio contemporaneo di 
un centlnaio di proiettili i 
razzo tanciatl dalla batteria 
del capitano Florov, annun-
cib che sui eampi dl batta-
glla era entrata In azione 
una nuopa terribile arma. 
i razzi da eombattimento -. 

Augusto Pancaldi 

SAIGON. 22. 
II gen. Nguyen Khan e stato 

oggi eletto dal «consiglio mili
tare rivoluzionario ->, di cui e 
presidente, capo di un nuovo 
« comitato esecutivo » composto 
da sei generali: fra questi sono 
il capo dello Stato, gen. Van 
Minn, il comandante delle for
ze armate Tran Thien Khiem e 
il capo di Stato maggiore gen. 
Nguyen Van Thieu. Con la con-
centrazione di tutto il potere 
effettivo nelle mani di questo 
- esecutivo •», o meglio del suo 
capo, il gen. Khan ha instau-
rato ancor piu apertamente la 
dittatura militare nel Paese. La 
operazone e stata owiamente 
incoraggiata dagli americani che 
sperano di aver trovato «Puo-
mo forte» capace di raggiun-
gere il sempre piu lontano 
obiettivo della loro politica in 
questa parte dell'Asia: la vit
toria sul Fronte nazionale di 
liberazione. 

Nuovi incidenti sono avvenu-
ti alia frontiera fra la Cambo
gia e il Sud Viet Nam, dopo la 
proditoria aggressione delle for
ze governative di Saigon gui-
date da ufficiali americani al 
villaggio cambogiano di Chan-
trea. che vide il massacro. con 
bombe al napalm, di sedici 
inermi cittndini. Un comunica-
to del governo della Cambo
gia da oggi notizia di un colpo 
di ma no effettuato il 19 mar
zo da un reparto del Sud Viet 
Nam contro un posto di fron 
tiera cambogiano nella pro-
vincia di Knmpot. • Questo 
scontro e durato mezz'ora ed 
e stato seguito il mattino dopo 
da un'altm fallita incursione 
sudvietnamita • nella stessa re-
gione, 

A Pnom Penh la situazione 
e giudicata motto seria. II Pri
mo ministro Norodom Kantol 
ha annunciato di aver compiu-
to un nuovo passo presso Kru
sciov e pres«o De Gaulle chie-
dendo loro di intervenire - con 
urgenza - presso tutte le po-
tenze intere<!sate affinchf* ac 
cettino la convocazione di una 
conferenza a Ginevra. Kantol 
ha sottolineato - la gravita del
ta situazione - derivante dalle 
aggressioni sudvietnamite. 

Oggi il governo della Cam
bogia ha reso noto il testo della 
protesta inviata agli Stati Uni-
ti per il massacro di Chantrea: 
il documento chiede -scuse uf
ficiali. immediate e senza ri-
serve • e l'indennizzo dei 
danni. 

Per quanto riguarda i nego-
ziati fra le delegazioni dei due 
paesi che avTebbero dovuto 
aver inizio a Pnom Penh in 
questi giorni. il governo cam
bogiano ne ha chiesto I'aggior-
namento - in attesa che la si
tuazione sia piu favorevole-. 

India 

Salhi a 138 i morti 
negli scoirtri ha indi 

e mvsaffftanf 
NUOVA DELHI, 22 

I sanguinosi scontri fra indu 
e musulmani, in corso in va-
ri stati deJTIndia da lunedl 
scorso, hanno causato finora al-
meno 138 morti. Le autorita non 
aggiornano le cifre per non 
acuire la tensione. La situazio
ne e particolarmente tesa nella 
citta di Rourkela, nello stato 
di Orissa. Per il momento l'or-
dine viene mantenuto da cir
ca 1 500 soldati dell'esercito in-
diano cola fatti affluire. 

Ieri sera il governo di Nuo
va Delhi ha tenuto una riunio 
ne straordinaria sotto la pre
s ident di Nehru Al termine 
della discussione e stato im-
pnrtito a tutti i governi degli 
stati interessati (Orissa. Bihar 
e Madhyn Bradesh> Tordine di 
colpire con la massima ener-
gia i capi delle fazioni religio
se rivali onde prevenire ulte-
riori versamenti di sangue. 

Nehru, inoltre. da quanto si 
apprende. ha inviato una nota 
al Presidente paktstano Ayub 
Khan invitandolo ad un'azione 
comune per evitare il peggio-
ramento della situazione 

Federconsorzi 
mezza un'azione di politica 
economica che, applicando (in 
da ora il metodo della pio-
grammawone e attuando pun-
tualmente le riforme che' ne 
costituiscono il presupposto, 
assicuri il raggiungimento de
gli obiettivi di sviluppo eco
nomico indicati dal program-
ma dL governo e realizzi cosi, 
in -• mndo permanente e non 
precario. 1'equilibrio della bi-
lancia dei pagamenti >. 

LOMBARDI SULLA FIAT Con. 
versando con un gruppo di 
giornalisti torinesi, Lombardi 
ieri ha - parlato della FIAT, 
delle sue reazioni e dei com-
piti che spetterebbero al go
verno. «Quando in sede di 
governo si studiarono i prov-
vedimenti anticongiunturali — 
ha detto Lombardi — si pre-
sero contatti con* la FIAT. Al 
la leggera flessione sul mer 
cato nazionale avrebbero do
vuto corrispondere per la 
FIAT vantaggi sul mercato 
estero. Invece sono venuti. im 
provvisamente, i precipitosi 
provvedimenti che hanno sa-
pore squisitamente politico >. 
Lombardi ha aggiunto che se 
quesla azione della FIAT do-
vesse continuare e provocare 
disoccupazione anche parzialt 
« U governo dovrebbe interve 
nire per garantire 1'occupazio 
ne atlraverso l'utilizzazione di
retta delle attrezzature esisten. 
ti, op pure crcando altre possi. 
bilita di impiego. Si tratta dl 
una azienda privata. che. per 
la sua posizione e le sue ca 
ratteristiche, riveste interessi 
pubblici indiscutibili *. Par-

lando della legge urbanistica 
Lombardi ne ha sottolineato 
il carattere di « riforma strut* 
turale >, cbc dovra fondarsi 
sulPesproprio generalizzalo, la 
obbligatorieta di pianj parti-
colaraggiati. il prezzo di espro-

Krio fissato al 1958. Lombardi 
a detto che se la solidarieta 

degli altri partiti alPapprova-
zione di questi principi della 
legge venisse meno. « anche la 
partecipazione socialista al go
verno verrebbe a mancare di 
motivazione. Cio dico non a 
titolo personale, ma a nome 
del partito ». Sull'assorbimen-
to della «Olivetti» da parte 
della FIAT, Lombardi ha detto 
che, -t non e'e bisogno di "iriz-
zare" questa industria, basta 
garantirle il credito attraver
so l'IRI, bloccando quindi il 
canale privato ». 

MORO, RUMOR, COLOMBO 
Ieri i «tre grandi» della DC, 
hanno parlato, a Bari, Firenze 
e Napoli. Moro, a Bari, ha pro 
nunciato un lungo discorso di 
difesa del suo operato e della 
formula di centrosinistra. EgH 
ha sottolineato che. la cosa 
essenziale. e che il PSI -abbia 
varcato lo steccato. < collabo 
rando con noi» alia difesa dei 
* valori >. Sulla situazione at 
tuale. Moro ha. piu volte, ri-
petuto di essere triste di • non 
poter aprire il vostro cuore 
alle - speranze ». Purtroppo, 
«de\o dirvi che e'e un'attesa 
necessaria. un momento di 
pausa e di riflessione >. Per
cio, ha confessato Moro ai 
dirigenti d.c. barest • non pos-
so promettervi grandi cose». 
D'altra parte la DC lavora 
* in prospettiva > e, del restu 
< non vi e una reale alterna-
tiva democratica ad una for
mazione politica. che faccia 
perno sulla . DC >. La quale, 
ha-detto Moro con singolare 
immagine di tipo esclusivisti-
co. rdeve essere sempre al-
ternativa a se stessa >, cam-
biando continuamente formu-
le. ID questo senso la <colla-
borarione acquisita > del PSI 
e una conquista da conserva-
re. anche se cio porta il go
verno ad essere < purtroppo. 
non un monocolore. ma un go
verno di coalizione ». Tuttavia 
— cgli ha assicurato a de-
stra — la coalizione e < im-
permeabile », verso le « forze 
estreme», destre e PCI. Sem-
n.-e difendendosi a destra, 
Moro ha assicurato che le ri
forme « non sono eversive » 
e che, < poiche cosiano molto. 
le realizzeremo gradualmentc 
e or^anicamente. poiche le de-
ve pa gar e la comunita nazio
nale ». 

Rirercndosi ai colloqui avu-
ti con i sindacati e i padroni. 
Moro ha detto che * non gli 
pare a che il suo appello « sia 
stato respinto >. D'altra parte. 
e«li Sia precisato. « non ci si 
rivolge solo ad alcuni. non si 
chiedono rinuncie in una sola 
direzione. Certo. dobbiamo 
chiedere il sacrificio anche di 
chi ha meno..." tutti debbono 
rinunciare a qualche cosa. in 
proporzione alle proprie for
ze ». 

Mentre Moro parlava a Bari. 
anche Rumor a Firenze si oc-
cupava de] • rilancio > della 
DC. Poche sono le novita del 
suo discorso, ove si eccettui un 
passaggio. piuttosto allarman 
te data la sua ambiguita (e 
dati i precedent i t ruff a della 
DC) sulfa « riforma desli isti-
tuti», Dopo avere presentato 
il centrosinistra come una 
grande riforma. Rumor ha cer-
cato di avanzare alcune ipotesi 
di «rinnovamento ». Si tratta. 
egli ha detto. di «affrontare 
le grandi e vere necessita di 
rinnovamento degli istituti e 
dei rapporti. ne] quadro del
le esigenze proprie di una de-
mocrazia che intende adempie-
re alia sua missione ». Uscen-
do un no' dalla voluta oscu-
rita. Rumor ha precisato che 
* noi crediamo che tale rin
novamento debba inciderc in 
mod* penetrante nelle strut
ture dello Stato. dalle espres-
sioni piu capillari della pub-
blica responsabiiita fino ai 
massimi vertici ». - L'accenno, 
per quanto oscuro, e collega-
bile — data la fonte — ai pro* 
getti « riformatori » (o anot-
satori) che la DC nutre per 

le istituzioni parlamentari e 
per gli organismi rappresenta-
tivi in generale. Il segretario 
della DC, ha ulteriormente 
specificato che per questo e 
necessario « un coraggioso v e 
responsabile '• aggiornamento 
che tenga conto, in spirito ui 
verita e di schiettez/a. dei 
compiti che la democrazia at-
tribuisce alio Stato motlerno. 
delle innovazioni clu- devono 
essere attuate. dei valori che 
deve rispettare e custodire ». 
Nella sua polemica anticomu-
nista. Rumor, tentando di ri-
spondere al discorso di To-
gliatti a Napoli, ha detto « che 
non e'e possibilita di incontro 
e compromesso» con il PCI 
perche la DC fonda tutta se 
stessa € su valori che trag-
gono il massimo alimento e 
arricchimento dalla concezione 
cristiana dejla <dignita e del-
I'origine divina della persona 
uinana». « 

Anche Emilio Colombo, in 
un ampio discorso a Napoli 
(ne) quale non ha parlato del 
CNFN) ha rafforzato i suoi 
toni anticomunisti. Egli ha ri-
cordato (forse ai socialist!) 
che « abbiamo fatto il centro
sinistra per espandere I'area 
democratica nel nostro paese, 
non gia per aprire le porte 
della cittadella democratica 
alle insidie e alia minaccia 
comunista. Questa posizione e 
aHa base della scelta politica 
faita dalla DC ». 

C0NVE6N0 « BASE» L.avv. 
Oalloni, parlando a un conve-
gno della corrente d.c. di 
« Base ». ha convalidato i dub-
bi esistenti sulla data del con-
gresso nazionale d.c. gia fis
sato dal Consiglio nazionale 
per la fine di giugno, affer-
mando che una « eventuale ri-
chiesta di rinvio» troverebbe 
i basisti non consenzienti. Nel 
convegno e 'stato deciso di pro-
muovere un appello per una 
unica mozione congressuale 
insieme alia corrente di « Rin
novamento » (sindacalisti), al
le correnti giovanili e «a 
quanti. impegnati su posizioni 
"morotee" e "fanfaniane", n-
tengono necessario dare un 
contributo e una forza unita-
ria alia sinistra d c. ». 

piu urgente una scelta radi-
cale tra la vecchia strada 
della borghesia capitalista e 
la nuova via di controllo de-
mocratico deU'economia. per 
arrivare a profonde1 riforme 
di' struUura. La prima via 
e irrealizyabile' perche por-
terebbe soltanto a una situa
zione irta di peiicoli moi ta
li Kesta soltanto la seconda 
strada, che pansa per una 
nuova maggioranza, per una 
nuova direziono politica del 
Paese. Ne la Democia/ia Cri
stiana. ne il pattito socialista 
possono sottiaivisi. In patti-
colare il partito socialista non 
pub ignoraie quanto sia gra
ve per la democia/ia stessa 
il permanere'di-Min partito 
opeiaio in una posizione in 
cui logora il pioprio piesti-
gio e, di conseguen/a, mde-
bolisce tutto lo schieramento 
popolare. La nostra richie-
sta di una nuova direzione 
politica — conclude Alicata 
tin vivi applausi — vuole es-
seie peicio un appello alle 
for/e democratiche operant! 
nel centio-smistra. e in pri
mo luogo al partito socialista' 
un appello all'unita contro 
1'effettivo •"•• 'o della de
stra, per la foima/ione di 
una nuova mar°ioranza ca-
pacr di un'effettiva sv< !'a a 
sinistra, atta a rinn^'-Mc la 
societa italiann. 

Alicata 

Pajetta 

al contrano bisogna interve
nire oggi per trasformarlo, 
imboccando una strada nuo
va Ma e proprto questo co
raggioso rinnovamento che 
l'attuale centro sinistra non 
osa affrontare. A che cosa si 
riduce, infatti, la sua azione? 
II governo ha presentato leg-
gi agrarie che hanno eluso 
la necessaria riforma, ha 
abolito la cedolare a bene-
ficio degli speculatori. ha ap-
provato e semi-ritirato i pro-
pri timidi provvedimenti an-
ticongiunturali, e, soprattut
to, ha rinviato tutto il resto: 
dalle regioni, alia legislazio-
ne scolastica, alia riforma 
della Federconsorzi che pu
re non sarebbe costata nulla 
ma, al contrario. avrebbp ar-
ricchito le casse statali dei 
miliardi che ora , vengono 
fatti scomparire 

Queste abdicazioni non av-
vengono. in verita. senza pro-
fondi contrasti Le con*rad-
dizioni in seno al centro si
nistra si accentuano, i socia
list! tentano di resistere su 
alcuni punti. il comp.igno 
Lombardi scrive energici ar-
ticoli di protesta suir,Awanfi.'. 
Purtroppo. pero. ha poco 
senso dire certe cose se poi 
il governo si muove in »en-
so opposto La contraddvio-
ne rimane sulla carta e non 
porta a un effettivo risultr-
to. Anzi. diventa un modo 
per salvare 1'anima del par
tito socialista e di attrihuire 
al governo. di cui fa parte. 
•1 rredito della protesta 

Da narte sua la Democra
zia Cristiana proeede *ran-
nuillamente per la propria 
via. utili77a la nuova tattica 
del centro sinistra per i vec-
chi scopi di conservazionp P. 
non a caso. rilancia l'antico 
antienmunismo Co: comuni-
sti. dichiara Ton Moro. non 
e possib'le un collonuin. poi
che ci divide da essi un in-
valicabile fossato: ps<;i sono 
•otalitari. mentre la Dpmo-
crazia Cristiana e d^morra-
tica e nhiralistica Che cosa 
e. in pffetti. questa vantata 
concezione pluralistica dpllo 
Stato'' S P ppr essa — ri=pon-
de Al 'cata— ci intende chr 
lo sviluppo di una societa 
socialista o in marcia verso 
il socialismo, e fondato sulla 
plurality dei partiti. sulla 
presenza di centri democra-
tici diversi. autonomi, que
sto pluralismo non ci ^ estrs-
neo Esso e anzi la base di 
quella concezione - che • noi 
chiamiamo «via italiana al 
socialismo » e la distingue in 
modo originale dalla via se-
guita in altri paesi socialist! 
. Ben altro. quindi. deve es

sere questo pluralismo demo-
enstiann: esso vuole essere. 
in pratica. il mantenimento 
nella societa di domani delta 
pluralita delle classi. e quin
di degli oppressi e degli op-
pressori. degli sfmttati e de
gli sfruttatori Chiediamo ad 
esempio: questa concezione 
pluralistica comporta la pre
senza della FIAT come grup
po di pressione e come centro 
di potere politico? E si di-
strugge la democrazia quan
do si chiede il controllo de! 
ootente monopolio? E anco
ra: come si concilia questo 
pluralismo con la negazione 
della opposizione, con la ri-
nuncia alle regioni, con la 
umiliazione delle forme au-
tonome degli Enti locali. con 
la posizione ' subaltema as-
segnata ai sindacati nella pro-
grammazione economica? 

Queste posizioni contrad-
dittorie non possono essere 
pero sostenute indefinita-
mente. Ogni giorno si rende 

tnaziom >. 
€ I compagni socialistt -

ha proseguito Pajetta — il 
compagno Lombardi in mo
do particolare, ogni giorno 
devono rwonoscere che il go 
verno cede di fronte alle for
ze del denuro. prr la cedola
re, per il ricatto della FIAT, 
per la Federconsorzi Neppu-
re se essi fossero soltanto un 
partito di opposizione la sola 
protesta permetterebbe loro 
di salvare ianima. 

« AToi. che siamo all'oppo-
sizione, accompagniamo in
fatti alia protesta e alia de-
nuncta, Vazione per un'aller-
natwa enncreta. I socialist! 
sono al governo, sono nella 
" stanza dei bottom ": essi 
non possono rispondere sol
tanto che non si pud ]are che 
un passo per volta, se oggi 
questo passo uiene fatto ogni 
giorno all'indietro >. 

Oswald 
sitory Building > Quasi tutti 
i testimoni coi quali ho par
lato .infatti. hanno dichia-
rato che i colpi non veni-
vano affatto da quella parte 
dove si pretende che si tro-
vasse Oswald, al sesto piano 
I colpi venivano invece dal 
sottopassaggio o dal rialzo 
erboso a destra Bene, io cre-
devo che almeno due perso-
ne pensassero che i colpi fos
sero partiti dal Texas Book 
Depository Building: quelle 
due persone che corsero nel-
l'edificio Uno era un uffi
ciale, Seymour Weitzmann. 
e 1'altro era Roy Truly, che 
e - il direttore delPedificio 
Orbene: io ho visto la depn-
sizione del signor Weitzman. 
Anch'egli pen^o che i colpi 
venivano dal sottopassaagio 
Si mise a correre proprio in 
quella direzione Nella sua 
deposizione dice che era gia 
saltato su uno steccato. ma. 
quando fu giunto quasi al 
sottopassaggio. qualcuno — 
egli non dice chi — gli dis-
se di andare al Texas Book 
Depository Building, e cosi 
lui corse nell'edificio Dun
que. perfino l'uomo che cor
se , nell'edificio pensava egli 
stesso in un primo momento 
che i colpi venissero dal sot
topassaggio 

In piu. vi e il signor Truly. 
che stava proprio fuori del-
l'edificio. proprio sotto la fi-
nestra del sesto piano, in 
compagma del vice presiden
te del Book Depository Buil
ding. O V. Campbell, aspet-
tando di vedere il presidente 
Tmly dice che egli senti 
i colpi e anche lui corse ver
so il rialzo erboso o il sot
topassaggio. ma quando si 
accorse che 1'iifficiale era cor
so nell'edificio. dal momen
to che egli conosceva tanto 
bene la costruzione, dovet-
te andarci anche lui per aiu-
tarlo Cosi. tutti e due gli 
uomini che corsero nell'edi
ficio. pensavano in realta an-
ch'essi che i colpi venissero 
dal sottopassaggio o dal rial
zo erboso vicino 

Inoltre ho parlato proprio 
pochi giorni fa con una don
na che era molto vicina al 
presidente Kennedy quando 
egli fu colpito II suo nome 
p Mrs Hill, insegnante in una 
ccuola pubblica di Dallas 
Essa mi ha detto di avpr 
sentito i colpi e mi ha con-
fcrmato che venivano dal ?ot-
topassaggio Dopo che l'ult:-
mo colpo fu tirato — ed e=-
«a ha detto che ci furono 
da 4 a 6 colpi. non solo tre 
— vide un uomo correre vi i 
da dietro tin muro di rempn-
to presso il rialzo nel sotto
passaggio - La donna Io ha 
raccontato al servizio segre-
to e all'F B I ma le hanno 
detto che aveva torto. che 
e'erano stati solo tre colpi 
Essa ha rihattuto- c Sono for
se pa77a* Vi dico che io ho 
sentito 4-5-fi colpi » E essi 
le hanno risposto: « Noi ah-
biamo trovato tre pallottole 
e e'erano tre ferite- perc'^ 
diciamo che ci sono slat' so
lo tre colni Ora siGnor.*1 

Hill e possihile che donn tl 
Terzo coloo voi ahhiatp ton 
tito resn'nsionp* di oualrhe 
netardo* Non e possihile che 
dopo il terzo colpo voi ab-
biate sentito iin'eco'' > Bene 
la donna ha insisttto P sta a*i-
cora insistendo che questa e 
la verita. quando lo ho par
lato con lei ultimamente. 

Vicino s lei e'era un'altra 

donna, Mary Norman, che 
prese una foto del presiden
te un secondo prima che egli 
fosse colpito... Se qualcuno 
fosse stato alln fihestra del 
sesto piano del Book Depo
sitory Building, probabilmen-
te la foto l'avrebbe mostrato. 
L'F B.I. le porto via la pel-
licola, prima che essa la ve-
desse sviluppata e dette una 
ricevuta che essa ha ancora. 
Ma IT B I rifluta di far ve
dere a1 lei o a qiialcuno di 
sua conoscenza la foto. 

L'avv. Lane racconta, a 
questo punto, alcuni partico-
lari contraddittorl. lasciati 
in ombra dallMndagine del 
l'F B.I sull'acquisto del fu-
cile da parte di Oswald 

Lane passa poi a parlare 
delle altre 17 testimonianze 
da lui esaminate presso gli 
archivi del procuratore del 
distretto di Dallas , 

Si tratta in generale di te
stimonialize di impiegati che 
mnstrnno come ci fosse un 
certo numero di persone che 
andarono nel Book Deposi
tory Building o che si aggi-
ravano nei dintorni quel gior
no, e che non vi appartene-
vano Due dei testimoni con-
cordano, per esempio, nel 
fatto che e'era una macchi-
na con radiotelefono Essa 
portava un manifesto per le 
elezioni presidenziali che di-
ceva « Goldwater Presiden
te >. < Io non sto accusando 
di nulla mister Goldwater — 
precisa Lane — ma la ragio-
ne per cui ne parlo e che, 
se voi sentite dire che e'e 
una maechina con un tele-
fono o con microfono, voi 
pensate che si tratti di una 
maechina dell'F B.I. o del ser
vizio segreto. Ma se noi sap-
piamo che essa porta un ma
nifesto politico, non importa 
quali siano le posizioni del-
1'F.B.I. e del servizio segreto, 
essi non possono portarlo 
sulla maechina. La maechi
na, quindi, non era eviden-
temente una vettura uffi
ciale >. 

Due dei testimoni hanno 
detto che e'era un uomo nel
l'edificio che non vi appar-
teneva, che non lavorava la. 
Si tratta di un ufficio com
merciale. dopotutto, non di 
un edificio pubblico Cera 
un uomo che vi si aggirava, 
e che se n'e andato qualche 
secondo prima della sparato-
ria, e che potrebbe aver la-
sciato la il fucile. Noi non 
sappiamo che cosa egli faces-
se. Ma e'e un intero gruppo 
di testimoni che hanno vi
sto strana gente la, gente che 
non aveva niente a che fare 
con quell'edificio. 

In realta, conclude Lane, 
la polizia < seppe > immedia-
tamente che era stato Oswald 
a sparare, e che lo aveva fat
to da solo Per questo, essa 
non ebbe neppure bisogno di 
vagliare le testimonianze, ne 
di prendere una mi sura ele-
mentare come quella di fer-
mare le linee aeree e ferro-
viarie di Dallas e di perqui-
sire i passeggeri. Nessuna mi-
sura di questo genere fu pre-
sa dopo 1'attentato • Aerei e 
treni partirono regolarmente 
da Dallas e nessuno dei pas
seggeri fu perquisito o inter-
rogato 

DOMANDA: Che cosa an
cora arete testimoniato da-
vanti alia commissione War
ren? 

LANE: .. Naturalmente ho 
detto loro che la storia ori
ginale del distretto di Dal
las era che il fuc-'p usato era 
tin Mauser tedesco calibro 
7.6n e che poi invece, mira-
colosamente. il fucile ha cam-
biato la sua origine nazio
nale ed anche il suo calibro 
ed e diventato una carabina 
italiana di 6,5 mm Ho detto 
che mi piacerebbe avere mi
ster Wade sul banco dei te
stimoni e domandargli per
che egli, riguardo al fucile, 
ha fatto una dichiarazione 
falsa, se 1'ha fatta. Ho rife
rito poi che il fabbricante del 
fucile ha affermato che sareb
be impossible per l'arma 
sparare esattamente a quella 
distanza, tre volte in cinque 
spcondi e mezzo. . Ho detto 
loro ancora che tutta la di
chiarazione di mister Wade 
non e vera Egli ha detto che 
il nome del conducente di 
taxi che porto Oswald era 
Darryl Click Non e'e nes
sun tassista che si chiami 
cosi Ho fatto un'inchiesta 
personale presso la compa-
gnia di taxi a Dallas, la City 
Transportation Company, che 
e un monopolio. e ho saputo 
che non e'e mai stato un 
Darryl Click fra i tasslsti. 
Questo e. naturalmente, il 
problema di base Noi non 
abbiamo tutti i fatti — la 
commisisone sta conducendo 
una indagine segreta — e 
tutto quello che io posso di
re e che ogni singnlo fatto 
che io ho potuto verificare 
fra quanti sono contenuti nel
la dichiarazione di Wade ha 
dimostrato che la dichiara
zione era faha Cosl io temo 
di non potermi fidare della 
veridicita di nessuna delle 
cose che il governo dice sul
la faccenda Lane conclude 
1'intervista con Radio Pra-
ga riferendo un altro inte-
ressante particolare. La fa-
mo?a fotografia. che mostra 
Oswald alia fine«:tra del Book 
Depositorv Building, col fu
cile in mano. e stata truc-
cata Infatti. tre giornali d:-
vprsi. il c Life Magazine >. il 
* N»vv York Times * e il « De
troit Free Pressp» mostra-
no. ad un inerand'tnentn. 
non solo di pssprp ctate scat-
tate in orp diverse ma danno 
tre d'tle^e^t! versioni del fu-
pi'p che l'uomo imhraccia. 

l.'intprvista. trasmessa dal-
'a Radio Cecoslovacca, ha de-
stato grande impressione npl-
l'opinione pubblica e nelle 
ambasciate occidentnYI di 
Praga. 


