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Un discorso del premier sovietico a Miskolc 

Krusciov: il PCC vorrebbe 
rovesciarmi 

per restaurare 
lo stalinismo 

leri sera a New York 

E morto 
* i 

Mac Arthur 
«Sono orgoglioso del 
lavoro che il nostra par-
tito e il nostro popolo 
fanno per la civilta» 

Dal nostro inviato 
BUDAPEST, 5. 

Arrivato questa sera in visi
ts a Mlskolle, a circa duecento 
chilometri -dalla capitate un-
gherese. Krusciov ha improvvi-
nato davanti ad una folia di 
parecchle migliaia di persone 
un discorso di una ventina di 
minuti nel corso del quale, do-
po avere evocato il culto di 
Stalin e l'azione di coloro che 
vorrebbero farlo rivlvere, ha 
denunciato che i dirigenti cine-
si conducono una pesante pro
paganda all'lnterno dell'Unione 
Sovietica per sollevare l'opi-
nione pubblica contro di lui, 
cloe contro colui che ha mag-
giormente contribulto a rove-
sciare il culto di Stalin e a 
spingere il movimento operaio 
sulla via del rinnovatnento e 
della riconquista dei propri va
lor! di democrazia. 

Krusciov e arrivato per tre-
no a Kiskole dove domani vi-
sitera in mattinata una fabbri-
ca e forse, nel pomeriggio, la 
antlca unlversita. Ad accoglier-
lo crano le personality della 
regione guidate dal primo se-
gretario, che gli ha rivolto un 
indirizzo di saluto. 

Nikita Krusciov ha comin-
ciato a rispondergli con voce 
molto bassa, difflcllmente per-
cettibile e poi, incatenando un 
ragionamento dopo l'altro, e 
ttndato aumentando progressi-
vamente di tono. V e ancora 
della gente, ha detto in so-
ftanza l l premier sovietico, che 
vorrebbe resuscitare Stalin, 
che vorrebbe impostare la 
propria azione pollflca non ap-
poggiandosi alle idee del mar-
xismo-leninismo, non alia fidu-
cia e all'apporto delle masse 
ma alia violenza e alia repres-
•ione. 

C'e ancora chi sostiene di 
potere dimostrare che ' e • piu 
facile costruire il socialismo 

. Isolatamente che valendosi del-
l'appoggio fraterno della comu-
nita socialista. Solo uno scioc-
co patentato, ha detto Krusciov, 
pud credere alia fondatezza di 
questa assurda idea. 

A questo punto, venendo ad 
una delle sue immagini colte 
dalal tradizione popolare, Kru
sciov ha ricordato che in Rus
sia e abitudine fare uscire un 
cadavere di casa con i piedi in 
avanti per assicurarsi che il 
HUO spirito non torni piu ad 
tntimorire i vivi. Noi abbiamo 
fatto altrettanto. ha detto Kru
sciov, con Stalin. Se pert c'e 
qualcuno che desidera conser-
varlo, lo faccia pure ma se lo 
tenga In casa propria. Di qui. 
ritornando alia polemica aper 
ta con i cinesi che oramai e 

. al centre di tutto il mondo so
cialista, egli ha aggiunto: - I 
dirigenti cinesi portano la loro 
propaganda nel nostro Paese e 
vogliono spingere il popolo so 
vietico contro di me come Pre-
sidente del Consiglio e come 
Primo Segretario del partito 
A questo proposito essi inven-
tano accuse contro la mia per
sona ma io non ne traggo che 
orgoglio. 

«Ci accusano infatti di fare 
degenerare il socialismo per
che noi ci preoccupiamo - di 
sviluppare l'economia e di vo-
lere mantenere il benessere nel 
nostro paese. Se questa e l'ac-
cusa. ebbene, posso ripetere 
che noi siamo per questa aorta 
di degenerazione. Sono orgo
glioso del lavoro che il nostro 
partito e il nostro popolo stan
no facendo per la civilta contro 

( le distorsioni staliniste ». 
Ancora una volta Krusciov 

ha concluso il suo dire insi-
stendo sulla necessity di com-
piere ogni sforzo per impedire 
e ostacolare l'azione scissioni-
stica dei dirigenti cinesi, per 

-unire l'azione di tutti per la 
causa comune del marxismo-
leninismo. 

Questo-pomeriggio a Buda
pest, nel corso dell'ultima se-
duta del Congresso internazio-

• nale dei giuristi democratic!, i 
; rappresentanti cinesi hanno 

sferfato un nuovo attacco con
tro rUnione Sovietica, e dopo 

• avere sollevato una opposizio-
ne di principio contro la mo
rion* generate soltanto perche 
in essa era sostenuta l'idea del
la coesistenza pacifies, hanno 
attaccato la dlplomazia sovie
tica ' arrivando all'assurdo di 
accosarla di responsabillta nel-
ta morte di Lumumba. 

Alia delegata cinese ha ri-
>, sposto il sovietico Smimov. il 
""» quale ha detto tra l'altro che 

[ /; i delegati cinesi stanno diffon-
! I ' dendo opinioni false sull'atteg-
f' giamento della delegmzione so-
? vietica a questa conferenza in-
& ternazionale. Tra queste accuse 
£r, egli ha citato quella secondo 
M cut l'attivita dei rappresentanti 
Sfaovfetici avrebbe ostacolato i 
*% laverl delle varie commission! 
£?• in eul da alcuni giorni si e 
K, divisa la conferenza. 
g ; Hespingendo queste accuse 
W# SmirnoT ha detto che la dele-
?£• gazione sovietica al contrario 
S sta .facendo d! tutto per raffor-
p rare • salvare l'unlta di que-
r i sta organizzazione internazio-
•' nale. 
-*- La delegata cinese ha chiesto 

' di nuovo la parola al presiden-
' te di tumc Pierre Cot, che Ilia 
rif iutata. 
- Dopo una sospenslone 1'as-
semblea si e riunita di nuovo 
hi seduta nottuma. . 

Augusto PancaMi 

Cinque morti e venti feritr 

Aviogetto sulla 
folia a Tokio 

Era degente da alcune 
settimane - Nel 1951 
era stato destituito dal 
comando . delle forze 
americane in Corea ed 

Estremo Oriente 

NEW YORK, 5. ' 
II generale Douglas Mc 

Arthur e deceduto oggi al-
l'ospedale militare « Walter 
Reed >, dove era ricoverato 
da alcune settimane. Nel cor
so della degenza aveva su-
bito tre interventi operatori 
all'apparato * digerente, e 
aveva sofferto di forti emor-
ragie interne e di affezioni 
epatiche. Aveva 84 anni. 

II decesso e a w e n u t o alle 
ore 14,39 (20,39 italiane). La 
salma di Mac Arthur sara 
trasportata domani a New 
York in auto e rimarra espo-
sta nell'edificio dell'armeria 
del 7. Reggimento, per un 
giorno. 

Sara quindi traslata a 
Washington, dove ' rimarra 
per un giorno esposta nel-
1'atrio del palazzo del Cam-
pidoglio. Verra infine tra
sportata in aereo a Norfolk, 
Virginia, e dopo un servizio 
funebre, inumata nel < Mac 
Arthur Memorial », gia edi-
ficato nella localita. 
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Forza H 

• TOKIO- —' Un • aviogetto 
militare amerlcano e pre-
cipitato sulla folia, ucclden-
do cinque persone e feren-
done' una ventina. II pilota, 
Husclto a salvarsi con II pa-
racadute, ha rischiato dl es-
sere linciato. 

L'ineidente si e veriflcato 
ad Hara Machida, un sob-
borgo della capitate popolato 
da 58.000 persone. 

L'aereo — un F-8-U da 
caccia — si e abbattuto con
tro una macelleria, incen-
diandosi e propagando II fuo-
co ad altri edificl vicini. 

< - Delle persone trasportate 
nel vicino osped,ale cinque 
decedevano poco dopo o du
rante II trasporto; altre venti 
vl venivano ricoverate in 
gravl condizioni. 

Nella telefoto ANSA-.l'Uni-
ta >: gruppi di volontari e 
vigill del fuoco scavano tra 
le macerie; tra I morti sono 
la moglie e un figlioletto di 
pochi mesi del macellaio, 
sul cui negozio l'aereo e pre
cipitate aprendo poi sul ter-
reno un cratere di 10 metri 
di diametro. 

Il legale di Margherita Oswald 

Oggi a Roma 
r a w . Lane 

Parlando ieri a Budapest al Congresso dei giu
risti democratic ha dichiarato: « Ho le prove 
che gli assassini di Kennedy sono in liberta* 

Nostra tenriito 
' BUDAPEST, 5. 

L'avv. Mark Lane giunge-
ra domani a Roma, dove nei 
prossimi giorni terra una 
conferenza sulle indagini che 
egli sta conducendo per di
mostrare l'estraneita di 
Oswald all'assassinio del pre-
sidente Kennedy. Egli intan-
to oggi, prendendo la parola 
al congresso dell'* Associazio-
ne dei giuristi democratici ». 
ha dichiarato oggi che gli 
assassini di Kennedy <sono 
tuttora - in Itberfd e che il 
presunto uccisore, Harvey 
Lee Oswald, non era impli
cate in alcun modo» nel 
sensazJonale delitto del no -
vembre scorso. 

- Mark Lane, applaudito vi-
vamente, ha dichiarato di es-
sere pronto « a presentarsi 
dinanzi ad una commissione 
tnternazionale di piuratt per 
sottoporre tutte le prove in 
suo possessor al fine di di
mostrare che il tragico fatto 
di sangue di Dallas, che co-
std la vita al piu giovane 
presidente degli Stati Uniti. 
e ancora lungi daU'essere 
chiarito e risolto. 

Non e stata raccolta ' al-
cuna prOva sulla connessio-
ne ' di Harvey Lee Oswald 
con il brutale assassinio del 
presidente Kennedy >, ha 
detto il trentasettenne a w o -
cato. 

Lane ha detto che « la sco-
perta del vero assassino o dei 
reri assassini di Kennedy. 
pud assumere un significaUt 
di grande importanza qua-
lora si consideri Vatmosfern 
politica di Dallas alia vigilia 
del delitto* . . 

A questo proposito l ' a w o -
cato newyorkese, il quale 

non fa parte dell'associazio-
ne ed e venuto a Budapest 
in qualita di ospite, ha mo-
strato alia platea il famosu 
cartello con la fotografia del 
presidente Kennedy e la di-
dascalia: « Ricercato per tra-
dimento per aver appoggia-
to la cospirazione comuni-
sta ». ' 

«Centinaia di questi car-
telli», ha esclamato l'orato-
re *jurono agitati dai citta-
dini di Dallas prima che il 
Presidente arrivasse nella 
loro cittd. Dopo il delitto, 
neppure un giornale ameri-
cano pubblico la riprodu-
zlonc fotografica del mani
festo antikennediano >. -

Proseguendo nella sua re-
quisitoria. Lane ha accusato 
il «Federal Bureau Of In
vestigation* e l 'awocato di-
strettuale di Dallas di essere 
stati «inconsistent! > nel 
presentare le loro prove sul 
delitto. . 
• € Le prove furono manipo-
late dal pubblico ministe-
ro>, ha aggiunto l 'awocato. 
« Da parte della FBI, Vunica 
linearita della sua condotta 
fu la tesi che Oswald do-
vesse essere considerato co
me Vunico assassino, senza 
cioe complici diretti >. 

L'awocato ha detto di es 
sere in possesso delle depo-
sizioni di otto testimoni, i 
quali hanno riferito di aver 
visto che !e fatali fucilate 
contro l'automobile del pre
sidente Kennedy non furono 
sparate dal deposito di libri 
della citta di Dallas, ma da 
dietro un muro, eretto sul 
sottopassaggio, ad un centi 
naio di metri dal suo bersa-
glio in movimento. 

John Ko«hl«r 

c Con profondo rincresci-
mento sono giunto alia con-
clusione che il generale del-
Vesercito Douglas McArthur 
non e in grado di dare con 
plena convinzione la sua ope
ra alia politica del governo 
degli Stati Uniti, e delle Na-
zioni Unite, in questioni per-
tinentt at suoi compiti uffi-
ciali. In considerazione delle 
specifiche responsabillta che 
mi sono imposte dalla Costi-
tuzione degli Stati Uniti, e 
della ulteriore responsabili-
ta che mi e stata affldata dal
le Nazioni Unite, ho deciso 
che e mio dovere attuare un 
mutamento nel comando del-
VEstremo Oriente. Ho per-
cio rilevato il generale Mc 
Arthur dal suo comando... >. 

Questa dichiarazione uffi-
ciale di Truman, presidente 
degli Stati Uniti, pose fine, 
I'll aprile 1951. alia carriera 
militare di Douglas McAr
thur, che era cominciata nel 
1S99 con Vammissione alia 
Accademia di West Point. 
McArthur era nato nel 1880: 
sottotenente ' nel 1903, rag-
giunse il grado di generale 
durante la prima guerra 
mondiale, e tocco il vertice 
della gerarchia, come capo 
di stato maggiore, fra il '30 
e il '35, portato a tale respon 
sabilitd dal reazionario pre
sidente Hoover. II generale 
era notoriamente legato alia 
destra del Partito repubbli 
cano, che piu volte lo pro
pose come candidato alia 
presidenza degli Stati Uniti: 
nel '45, nel '48, nel '52. 

II partito democratico al 
potere, con Roosevelt e con 
Truman, si valse delle sue 
capacita militari sul fronte 
del Pacifico, nella seconda 
guerra mondiale; conclusa 
la quale egli tuttavia rimase 
in Giappone, sviluppandovi 
una politica che, per quanto 
fosse allora < bipartitica >, 
cioe consent if a essenzial-
mente dai gruppi dominanti 
di entrambi i maggiori par-
fifi USA, riceve in misural 
crescente V impronta della1 

China Lobby e della destra 
repubblicana. II contrasto 
con il generale Marshall, mi-
nistro della difesa, e con lo 
stesso presidente, venne ac-
ccntuandosi, fino al punto di 
rottura, durante la guerra di 
Corea, che McArthur stava 
per allargare con una fune-
sta aggressione contro la Ci-
na popolare, stava cioe per 
trasformare nella terza guer
ra mondiale. 
' Prevalse nella amministra 

zione Truman la considera
zione della sciagura che in 
dubbtamenfe tale sviluppc 
avrebbe rappre*enta*o per 
ali Stati Uniti. Due anni pri
ma infatti Truman aveva do-
vuto ammettere con una di
chiarazione ufficiale che la 
Unione Sovietica disponeva 
delle armi nucleari, e che il 
monopolio atomico USA ave
va cessato di esistere. 

sicurezza, in seguito alle mi-
sure di disarmo »:• «s i trat-
ta dunque di una questione 
Veramente difficile, che tut
tavia - bisogna risolvere per 
salvare l'umanita dalla stra-
ge atomica >. 

< Dopo un ampio esame del
le concezioni strategiche che. 
dal dopoguerra ad oggi, han
no determinato l'atteggia-
mento americano e sovietico 
sui problemt del disarmo, 
Lapter ha analizzato le pro-
poste USA, «che distinguo-
no tra possesso naziohale e 
possesso internazionale delle 
armi nucleari > eludendo, co-
si, l'esigenza di impedire lo 
armamento atomico dei pae_ 
si che oggi non ne dispon-
gono. L'< internazionalizza-
zlone» delle armi nucleari 
dovrebbe ottenersi mediante 
la cosidetta Forza multilate-
rale. L'opinione pubblica ve-
de in questo progetto un 
espediente p e r ofTrire alia 
Bundeswehr t edesco-occiden-
tale l'accesso alle armi nu
cleari e la possibilita di met-
tere il dito sul < grilletto ato
mico >. La tendenza a per-
mettere che la Repubblica 
federale entri nel « Club ato
mico >, sia pure attraverso la 
p o r t a di servizio, suscita 
quindi un forte risentimento 
in tutta l'Europa La Germa-
nia di Bonn, infatti, c uno 
Stato particolare, unico in 
Europa, se non nel mondo: 
unisce l'ambizione al riarmo 
e al possesso delle armi nu
cleari con 1'aperta richiesta 
di mutare le frontiere euro-
pee; frutto della . « guerra 
fredda >, prospera sulla ten-
sione internazionale e lotta 
contro ogni sforzo di disten-
sione fra Est e Ovest; in me-
no di died anni, il suo go
verno e assurto dalla posi-
zione di « partner » seconda-
rio della NATO a quella di 
protagonista centrale dell'or-
ganizzazione. c Tutta questa 
miscela revanscista — ha ri
levato l'oratore — potreb-
be piu faeilmente scoppiare 
quando Bonn disponesse an-
che delie armi nucleari >. 

A questo punto, concluden-
do la sua importante relazio-
ne, Lapter ha illustrato le 
proposte e le iniziative polac-
che per il disarmo. « 11 pia
no Rapacki (1957) per la di-
satomizzazione e la limita-
zione degli armamenti con-
venzionali nella zona com-
prendente la Polonia, la Ce-
coslovacchia, la Repubblica 
democratica tedesca e la Re
pubblica federale tedesca 
(con possibilita per gli altri 
Stati di entrare nella « zona 
di disimpegno*) e ancora al-
i'ordine del giorno, nonostan-
te il rifiuto della Repubblica 
federale perflno di intavolare 
negoziati sulla denuclearizza-
zione dell'Europa centrale. 
Per superare l'« impasse > la 
Polonia ha presentato recen-
temente (febbraio '64) nuove 
proposte, conosciute c o m e 
c piano Gomulka ». II piano 
e semplice: i governi dei 
quattro paesi dovranno im-
pegnarsi a «non produrre, 
non introdurre, non trasferi-
re ad altre parti nella zona 
o accettare da altre parti nel
la zona armi nucleari o ter-
monucleari >. II progetto non 
si propone alcun cambiamen-
to neU'equilibrio di forze esi-
stente nell'area dell'Europa 
centrale o fra i paesi della 
NATO e quelli del Patto di 
Varsavia; dal punto di vista 
militare, e un perfetto esem-
pio di conservazione del-
l'equilibrio di "forze esisten-
te: quindi, si riallaccia diret-
tamente, e positivamente, al
ia dichiarazione c o m u n e 
URSS-USA. 

La relazione e stata segui-
ta con estremo interesse. Su 
di essi sono intervenuti fra 
gli altri il prof. Piccardi (che 
ha indicato nella neutrality 
la linea di politica estera piu 
aderente alle esigenze italia
ne), il dott. Benzoni, il pro
fessor Arangio Ruiz, il dot-
tor Ferraro del PSIUP. 

Nel pomeriggio ha parlato, 
su II disarmo e la politica 
italiana, il sen. Ferruccio Par-
ri. Egli ha sottolineato l'irri-
gidimento verificatosi, dopo 
la morte di Kennedy, in c va-
sti settori * (circoli industria-
li e finanziari, apparati mi
litari e politici, ecc.) degli 
USA. < Ancora piu grave per 
noi europei — ha aggiunto —I desco-occidentale e stata mai 

guardi del piano Gomulka >.] 
Riaffermata la giustezza 

della. posizione polacca circa 
l'intangibilita delle frontiere 
dell* Oder-Neisse, Parri ha 
sottolineato il pericolo costi-
tuito dal revanscismo tede-
sco-occidentale, dal permane-
re nel cuore dell'Europa dij 
gravi q u e s t i o n i irrisolte 
(Berlino, riunificazione della 
Germania: per cui ha dato 
atto della « moderazione > e 
della € saggezza » dimostrate 
dall'URSS e da Krusciov) ed 
ha poi t o c c a t o i l problema 
della F o r z a multilaterale, 
esprimendo la sua opposizio-
ne. « Si tratta di un passo in-
dietro sulla via del disarmo, 
della distensione, dell'arresto, 
degli armamenti, che, forse 
non arresta la «dissemina-
zione » delle bombe H e cer-
to le moltiplica Questa danza 
sottacqua e sopracqua dei Po
laris 6 fatta per stimolare le 
ambizioni insane,e per allar
gare il pericolo della guerra 
atomica Puo darsi — ha con
cluso Parri — che un « no > 
laburista alia « m u l t i l a t e r a l 
ci aiuti. Certo, la decisione 
italiana potra essere deter-
minante > 

Sulla relazione del senatore 
Parri e intervenuto il com-
pagno on Mario Alicata 

II problema principale, e 
preliminare, che occorre por-
si per impostare corretta-
mente i problemi del disar
mo e rimuoveie gli ostacoli 
che ad esso si frappongo-
no — egli ha detto — con-
cerne la interpretazione del 
principio della coesistenza pa-
cifica. Cioe: quale deve esse
re il contenuto della coesi
stenza? Per gli USA. coesi
stenza significa cristallizzazio-
ne dello status quo (piu che 
territoriale. politico-sociale). 
L'esempio di Cuba e, in pro
posito. tipico: gli Stati Uniti 
rischiarono la guerra mondia
le per impedire uno sviluppo 
autonomo rivoluzionario del-
l'isola: se la guerra non ci 
fu. cio conferma che. nell'at-
tuale situazione storica. e 
possibile condurre con succes-
so la lotta per scoraggiare 
la aggressione imperialista. 
Quanto accade tuttora, del re-
sto, nel Sud-Est asiatico, nel-
l'America latina e altrove e 
un'ulteriore testimonianza del 
permanere di questa « inter
pretazione » conservatrice. Si 
tratta. pero. di un'interpreta-
zione inaccettabile, ovviamen-
te, per l'URSS e per il cam-
po socialista. E non solo per 
ragioni di principio. Chi, ad 
esempio, si preoccupa, giusta-
mente. per le posizioni assun-
te dalla Repubblica popolare 
cinese —- ha osservato Alica
ta a questo punto — non puo 
non comprendere, infatti, an-
che le conseguenze che l'af-
fermarsi di questa interpre
tazione conservatrice della 
coesistenza avrebbe su tutti 
i movimenti di liberazione na-
zionale, e non solo su di essi. 

D'altronde. c'e il rifiuto, da 
parte degli USA, anche di al
cuni dati di fondo dello sta
tus quo territoriale determi-
natosi in Europa dopo la se
conda guerra mondiale. Ed e 
a questo punto che insorge la 
c questione tedesca >, e qui 
che s'innesta il virulento e 
pericoloso .revanscismo del
ta Germania di Bonn. La 
ambiguita dell'atteggiamento 
americano su questi problemi 
internazionali e decisivo per 
l'URSS e per tutti gli Stati 
socialist!, anche non aderenti 
al Patto di Varsavia (come la 
Jugoslavia). Un ampio dibat-
tito. teso ad elaborare una 
linea ragionevole e accettabi-
le da tutti, appare, percio, ne-
cessario. 

Nella seconda parte del suo 
intervento, Alicata ha affron-
tato il tema della posizionr 
dell'Italia nei confronti del 
disarmo e della < multilate
rale >. La nostra classe diri-
gente, e anche l'attuale go
verno. non si sono mai impe-
gnati seriamente a favore del 
disarmo. Nessuna iniziativa 
— come ha osservato Par
ri — e stata presa in questa 
direzione. Perche? Perche, in 
definitiva, il Patto Atlantico 
e stato accettato non solo co
me «strumento di sicurez
za » (cioe in chiave « difensi-
va >). ma anche come garan-
zia, appunto, della conserva
zione dello status quo poli
tico; e perche nessuna op-
posizione al revanscismo te-

il piano Gomulka si muovo-
no in questa seconda direzio
ne ed e molto significativo 
che tanto favore incontrino 
anche in questo convegno, 
L'ltalia deve appoggiare atti-
vamente, quindi, le proposte 
della Repubblica popolare po
lacca. E' questa la via mae-
stra da seguire per dare un 
contributo positivo e adegua-
to alia causa della pace. Lo 
< spettro > di De Gaulle, le 
sue velleita, d'altra parte, non 
devono accecarci, non devo-
no costituire un alibi per ac
cettare passivamente la «mul-
tilaterale > e consentire, co-
si, il riarmo atomico della 
Repubblica federale tedesca, 
per subordinarci, cioe, alle 
forze conservatrici e porre a 
base della politica estera oc-
cidentale e italiana il pro-
gramma revanscista tedesco-
occidentale. ' ' > 

Sono intervenuti anche il 
prof. Sylos Labini, Ernesto 
Rossi, il dott. Pannella, del 
partito Radicale, Altiero Spi-
nelli ' 

Sylos Labini ha parlato dei 
problemi economici connes-
si al disarmo — ricordando, 
fra l'altro, che, per e s , nel 
'61 e stata spesa nel mondo 
in armamenti l'enorme cifra 
di 80 mila miliardi — so-
prattutto in rapporto alle 
complesse questioni della 
« riconversione >; ed ha poi 
auspicato. come gia Parri, un 
ampio dibattito, nel Parla-
mento e nel paese, sulle pe-
santi responsanilita e • sui 
nuovi, gravi " impegni che 
l'ltalia si assumerebbe ade-
rendo alia «multilaterale ». 

Ernesto Rossi, lamentata 
l'assenza dal Convegno (do-
vuta, forse, alle difficolta loro 
provocate dal viaggio del mi-
nistro Andreotti a Bonn?) 
di esponenti ufficiali del PSI. 
ha sottolineato, come aveva 
fatto Piccardi, la necessita 
per l'ltalia di prepararsi arl 
uscire, alia scadenza del '69, 
dal Patto Atlantico e ad as
sumere un atteggiamento di 
neutrality in politica estera 

\ t 

Aspro ottocco 
di Nixon a Fulbright 

MANILA, 5 
L'ex vice-presidente Nixon h 

giunto in giornata a Manila 
reduce da un giro nel sud-est 
asiatico. Egli ha violentemente 
criticato, parlando con i gior-
nalisti al suo arrivo, la posi
zione assunta dal senatore J.W. 
Fulbright per una politica ame-
ricana piu flessibile nei ri-
guardi della Cina. 

sarebbe i' rafforzamento del
le esigenze tedesco - occiden
tal! ». 

Ebbene, qual e, in questa 
situazione, l'opera del nostro 
paese alia Conferenza di Gi-
nevra? L'ltalia non si e fatta 
promotrice di nessuna propo-
sta decisiva per portare le 
posizioni occidental! a * 'in 
punto accettabile di tompro-
messo con l'altra parte. II 
suo rappresentante e stato so
lo e sempre un abile « difen-
sore d'ufficio > delle tesi ame
ricane. « A mio avviso — ha 
affermato Parri — questa e 
una politica sbagliata. Anzi: 
non e una politica. Bisogna 
dire al nostro governo che 
nessun problema tocca cosi 
direttamente l'interesse ita-
liano come la sicurezza euro-
pea, come — in questo mo
menta — la "detensione" 
nell'area europea, premessa 
di graduate e progressiva 
smobilitazione >. 

Parri si e a questo punto 
richiamato alle nuove propo
ste polacche presentate a Gi-
nevra, ed accolte dal delegato 
sovieticc, dichiarando che es
se appaiono di c primaria 
importanza >. - Ma quale at
teggiamento assumera l'lta
lia? « l o mi auguro che una 
presa di posizione, sia pure 
discreta, ma positiva e de-
cisa, vi sia, almeno, nei ri-

Friuli 

condotta. 
La linea del governo attua-

le appare, certo, piu contrad-
dittoria, data 1'eterogeneita 
delle forze che lo compongo-
no Ma. in effetti, si afferma 
una pericolosa linea di com-
promesso. L'« unita > atlanti-
ca e europea sarebbe Tunica 
possibilita per il manteni-
mento della pace. La difesa 
dei blocchi costituirebbe. an-
ch'essa, una garanzia di pace. 

Ebbene: su quali basi do
vrebbe cementarsi questa 
c unita » del blocco occiden-
tale? Ecco il vicolo cieco. In 
questo quadro s'innesta il 
progetto della forza multila
terale. a difesa della quale 
prcprio ieri La Malfa ha po-
sto un falso dilemma: o la 
si sccetta o si accetta il riar
mo nucleare autonomo della 
Germania di Bonn. E perche 
mai? La Germania non puo 
armarsi atomicamente per de
cisione unilaterale. E' la for
za multilaterale, invece, ad 
offrirle tale possibilita, :n 
violazione dei trattati inter
nazionali. E* la forza multi-
laternle che inasprisce tutta 
la situazione e ostacola il pro-
cesso di distensione. 

II dilemma, dunque, e, in 
realta, un altro: o la < mul
tilaterale > o 1'awio di una 
politica di disarmo nucleare 
in Europa. II piano Rapacki, 

della discriminazione e il ri-
catto alia corrente socialista. 
La situazione e dunque seria. 
Purtroppo si vede oggi che 
l'untuosa campagna di invi
to alia c tregua sindacale > 
e di appello «ai sacrifici > 
e servita a dare spazio e ar-
gomenti all'attacco padrona-
le, alia spiegazione confindu-
striale della crisi economica, 
alia linea del blocco della 
spesa statale e del conteni-
mento dei salari. Noi non di-
ciamo che tutti coloro che 
parlavano di «tregua > e di 
«sacrifici > erano mossi da 
ispirazione reazionaria. Ma 
oggi si puo vedere cio che in 
sostanza avanzava dietro a 
quei propositi e a quelle pa
role... 

« La prima, essenziale ne
cessita del momento e percio 
che venga data una forte ri-
sposta al tentativo di colpire 
il potere contrattuale delle 
masse e l'autonomia del sin-
dacato. Cio richiede un so-
stegno pieno e combattivo 
alle lotte rivendicative auto-
nomamente decise dal sinda-
cato. Ripetiamo che noi co-
munisti non vogliamo stru-
mentalizzare in alcun modo 
e per nessuna ragione le lot
te sindacali. Riteniamo pero 
che compito delle forze de-
mocratiche, e in primo luogo 
dei partiti operai, sia quello 
di sviluppare una grande 
campagna politica circa il va-
lore della difesa e dello svi
luppo del potere contrattuale 
dei lavoratori >. 

Ingrao ha quindi sottoli
neato il significato che ha la 
proposta comunista di un 
piano regionale di sviluppo 
per il Friuli-Venezia Giulia. 
La proposta di legge comu
nista e col 1 ocata al centro 
di tutto il dibattito preelet-
torale, perche ha collegato 
1'istituzione della Regione ai 
temi ardenti della situazione 
economica e ha sollevato su-
bito — e nel modo piu con-
creto — la questione di cio 
che deve essere la regione. 
Polemizzando con il discorso 
tenuto a Udine dall'on. Ru
mor. Ingrao ha detto che il 
segretario della DC non ha 
saputo contrapporre nulla di 
positivo alia concreta « idea > 
della Regione e della sua 
funzione che risulta dalle 
proposte comuniste. Ingrao 
ha sfidato la DC ad affrontare 
il tema del piano regionale 
in un pubblico dibattito da
vanti al video in una delle 
prossime trasmissioni di tri-
buna politica e prima delle 
elezioni regionali. 

« Noi comunisti — ha con 
cluso Ingrao — sentiamo la 
nostra responsabillta. E per 
cio abbiamo dato tanto rilie-
vo al rinnovamento, all'auto 
nomia. all'iniziativa unitaria 
del nostro partito. che sap-
piamo essere condizione im
portante per giungere a quel
la nuova maggioranza che 
puo scaturire solo da un raf
forzamento della nostra ca
pacita di lotta e di iniziativa 
rivoluzionaria >. 

Amendola 
contraddittorio a distanza, 
seppe rispondere solo con la 
esaltazione degli « anni felici 
che continueranno ». 

Ora i fatti hanno confer-
mato le critiche e le prevl-
sioni comuniste e sbugiarda-
to l'esaltazione elettorale 
della DC. Eppure la situazio
ne veniva gia aggravandosi 
fin daUa seconda meta del 

I'62, a causa di una forte spin-

ta inflazionistica e di un pri
mo rallentamento dell'espan-
sione. Perche questo muta
mento della congiuntura, al
lora ancora agli inizi, non fu 
tempestivamente awert l to , e 
il governo non corse ai ripari, 
subito, senza perdere tempo? 

E' questa l'accusa, anche 
personale, che muoviamo al-
l'onorevole Colombo — pre-
cisa Amendola. — Egli era 
allora ministro dell'Industria 
e sapeva come stavano le co
se, ma non intervenne, non 
parlo, non disse la verita ai 
suoi elettori della Lucania. 
Adesso Ton. La Malfa, nel 
corso delle sue ripetute auto-
critiche, ha rivelato che la 
situazione andava aggravan
dosi fin dalla seconda meta 
del '62. Perche il governo 
non intervenne? Perche si 
incoraggiarono ingenui otti-
mismi? . < . • 

Perche si voleva conquista-
re con l'inganno una fraudo-
lenta vittoria elettorale. La 
vittoria non ci fu, la DC per
se un ' milione di voti, ma 
quanti di piu ne avrebbe per 
si se il Inito del « miracolo > 
fosse stato gia allora sgon-
fiato! Ma, cosi, per interessi 
di partito, per calcoli eletto-
rali, si sono persi due anni 
preziosi: il '62 e il '63, e per 
questo ritardo la situazione e 
divenuta sempre piu grave. 

II Mezzogiorno, che ha pa-
gato il prezzo deU'espansio-
ne economica neH'ultimo pe-
riodo, con l'emigra/ione del
le sue forze di lavoro e l'au-
mento delle distan/e che lo 
separano dal Nord, sta gia 
ora pagando le conseguenze 
deli'inflazione e della reces-
sione, aggravate dai provve-
dimenti governativi. 

La linea di defla/.ione se-
guita dal governo, di contra-
zione della spesa pubblica, 
di contenimento dei salari e 
di riduzione del credito e de
gli investimenti pubblici, di 
ridimensionamento dei piani 
di investimento dell'IRI e 
dell'ENl, colpisce infatti di
rettamente il Mez/.ogiorno, la 
cui industriali/zazione e in 
massima parte affidata agli 
investimenti pubblici, per la 
carenza della iniziativa pri-
vata. Ora gia si affacciano i 
primi emigranti di ritorno: e 
che cosa trovano? • La loro 
regione piu povera e abban-
donata di quando l'hanno do-
vuta lasciare per mancanza 
di lavoro. Due cifre indicano 
il fallimento della politica se-
guita dalla DC nei confronti 
del Mezzogiorno: in dieci an
ni, da 1951 al 1961, in Luca
nia, 118 mila emigranti e 7172 
nuovi addetti nelle attivita 
extra-agrarie, di cui solo 1412 
nell'industria! La zona indu-
striale del Basento e ferma 
al punto di un anno fa. 

Amendola ha concluso esal-
tando il significato delle lot
te unitarie e delle prese di 
posizione politiche per un 
programma economico regio
nale, che si inquadri in una 
programmazione democratica 
generale. Ma che senso deve 
avere questa programmazio
ne? II piano elaborato dal 
Comitato Colombo, prevede 
altri 100 mila emigranti nei 
prossimi anni, con una ridu
zione della popolazione della 
Luncania al di sotto dei 500 
mila abitanti che aveva nel 
1860. Non e questa la pro
grammazione per cui noi ci 
battiamo; noi ci battia-
mo per una programma
zione democratica regiona
le, fondata sulla riforma agra-
ria e sull'industrializzazione, 
c o n l'intervento massiccio 
delle imprese di Stato per i 
grandi impianti e con un con-
sistente aiuto alio sviluppo 
delle piccole e medie impre
se. Una politica di rinascita 
della Lucania e del Mezzo
giorno, cosi impostata, richie
de una ferma volonta rinno-
vatnee e un'azione unitaria 
delle masse. Ed e nella lotta 
per una politica di program
mazione democratica che la 
volonta rinnovatrice del Mez
zogiorno s'incontra con la vo
lonta di progresso del Nord, 
in una grande battaglia na-
zionale. per lo sviluppo de
mocratico del Paese. 

gressuale del tipo di quelli 
gia piu volte consumati alia 
vigilia dei Congressi nazio-
nali. ' ' 

Brasile 
Branco dovrebbe essere in-
sediato, come « presidente ad 
interim > da un voto del Con
gresso — o, per meglio dire, 
di quella parte di esso che 
appoggia il colpo di Stato — 
nel giro di pochi giorni, for- ^ 
se mercoledi, e dourebbe re-
stare in carica fino al gen- . 
naio 1966, data in cui ha ter- « 
mine il mandato di Goulart.. 
Invece nuove * elezioni » par-1. 
lamentari dovrebbero essere t 
uidettf subito, nel ciima di' 
repressione sfrenata e di so- -
pra/fnzioMe mstaurato dal't 
< golpe », in modo •> da fare . 
piazza pulita deil'opposteione. -

Sembra che l'attuale * pre' 
sidentc provvisorio >, Mazzil-
li, tl quale, in base alia stes-
sa Costituzione reazionaria < 
vi()ciiti>, non pud restore al 
suo posto oltre il 2 viaggio, * 
sia d'accordo con la scelta di , 
Custelo Branco e con il ruo- ' 
lino di marcia concordato ' 
nella riunione. » . ' 

M«o«//iaes Pi»ito ha anche 
affermato, parlando ai gior- > 
nalisti al termme di questa > 
ultnnu, che « Je forze armate • 
devono essere collaboratrici ' 
mtegrali del nuovo governo \ 
nell'opera intesa a Sbarazza-
re il Brasile dalle ultime vc- • 
stigia del comunismo >. 
• La repressione, che i capi" 

della ribelhone indicano co-, 
me tl loro primo obbieftiro,. 
si va svolgendo su vasta sea- -
la. Ne sono vittime tan.to gli * 
ufficiali, sottufficiali e tolda- \ 
ti leahsti quanto i sindacali-. 
sti e i dirigenti e quarin del-
le organizzazioni popolari.c 

Nella sola Rio. si varla di ol
tre milie arresti di « comu
nisti e simpatizzanti >. A San 
Paolo, il numero dei patrioti 
incarcerati non sarebbe infe-
riore. Uomini di fiducia dei 
fascisti e polizwtti hanno av-
viato < epurazioni » ?iet mini
ster!, negli cnti statali, nei 
giornali e in tutti i campi 
della vita nazionule, in base 
a liste di sospetti probabil-
mente preparate da tempo. 

In effetti, Adhemar de Bar-
ros ha rivelato oggi che il mo
vimento controrivoluzionario 
aveva cominciato ad organiz-
zarsi « almeno un anno fa >, 
raggruppando tanto i capi 
militari estromessi da Gou-, 
lart quanto altri, che rimase-
ro ai loro posti per assicu- -
rare il successo del putsch • 
in programma. De Barros ha 
spiegato che la rivolta era 
stata preparata per le tre di 
mattina del 2 aprile e che il 
gen. Olimpio Mourao, uno 
dei piu decisi awerspri del
le riforme, ahticipd' l'azione 
di dodici ore, all'insaputa de
gli altri. 

Rio de Janeiro 

Santi 

Saccheggiota 
dalla polizia 
la legazione 
ungherese 
RIO DE JANEIRO, 5 

Un funzionario della Legazio
ne ungherese a Rio ha reso no-
to oggi che un gruppo di 15 uo
mini delle forze armate brasi-
liaiic e c'.Mla polizia statale, ar-
mati di mitra. hanno compiuto 
una incursione ieri sera nella 
sede degli uffici commercial i 
della Legazione ungherese se-
questrando cquipaggiamento e 
documenti. 

II funzionario ha dichiarato 
che. non essendo a quell'ora 
nessuno in servizio presso gli 
uffici, la porta di questi ultimi 
e stata aperta a colpi di arm a 
da fuoco; il gruppo ha seque
stra to tutto il materiale che si 
trovava negh uffici inclusa una 
telescnvente. ha infranto ar-
madi e sequestra to documenti 
- completamente saccheggiando 
gli uffici -. Si ritiene che l'Un-
ghena protestera ufncialmente 
presso il ministero degli Efteri 
brasiliano. 

Un'altra osservazione interes-
sante di Scalia e che oggi 
nella DC < anche le minoran-
ze di sinistra concorrono, sia 
pure involontariamente, a for-
nire la necessaria cauzione 
alia maggioranza di potere >. 
Come superare questa situa
zione? Qui vien fuori di nuo
vo la proposta di costituire, 
al di la delle division! fino ad 
oggi esistenti, • la massima 
unita possibile tra le forze 
che sinceramente hanno pro-
mosso la politica di centro-
sinistra e ne vogliono lo svi
luppo fuori da ogni equivoco 
opportunistico e moderato». 
E' la proposta insomma che 
avanza il documento approva-
to dal convegno favorevole al
ia costituzione della cosidetta 
< nuova sinistra • alia quale 
partecipino basisti e fanfania-

fni. In qualita di osservatori 
al convegno hanno partecipa-
to i rappresentanti della Ba
se: De Mita, Granelli e Gal
lon'!. In che misura Fanfani 
sia disposto a prendere in e-
same questa prospettiva, non 
e dato ancora sapere. II termi-
ne stesso di «grande sini
stra » o «nuova sinistra > e, 
del resto, abbastanza equivo
co: dove si pone esattamente 
la differenziazione? Vittorino 
Colombo ha proposto che lo 
invito venga esteso anche ai 
< morotei »; cio rischia di con-
figurare questa «nuova sini
stra* come un ennesimo pu-
ro e semplice accordo precon-
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