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I contadlni toscanl discutono le leggi agrarie votate 
iln 8enato. 

I sono gli 
legittimi 

*K 

L'alternativa possibile alia restaurazione 

monopolistica nelle campagne toscane e 

nella riforma agraria da fondarsi non sui 

regali agli agrari ma suH'estensione del po-

tere contadino, gli Enti di sviluppo e la coo-
> 

perazione democratica - Ma la DC pref erisce 
j _ _ _ . . . . ,.- — 

«scegliere» il grosso padronato come sempre 

Aila base delle lotte contadine toscane e chiara l'alternativa che si oppone alia restaurazione monopolistica nelle 
campagne; lotta per la riforma agraria, per sciogiiere alia radice i nodi della crisi. 

Dal nostro inviato 
s 1 

SIENA, giugno. 

QUAL e la chiave di volta ' 
per affrontare e risolvere 

la questione, ormai drammati-
ca, dell' agricoltura toscana? 
« Ci vogliono dai 3.000 ai 4.000 
miliardi > mi rispondono alia 
camera di commercio di Siena. 
« A chi?», domando io, e do-
mandano, con le orecchie dritte 
e tese, un gruppo di mezzadri. 

E' mercoledi, a Siena e gior-
no di mercato, davanti alia 
Camera di Commercio c'e una 
folia immensa, divisa in grup-
petti animati. Sotto il sole 
fioccano le contrattazioni. In 
un enorme bar modernissimo 
la « borsa > commerciale della 
provincia ribolle, straripa sui 
marciapiedi, si«sparge per le 
vie laterali. Si tratta e si com-
mercia di tutto: generi agri-
coli, industriali, artigiani, dal-
Vasino alia fabbrica di mobili, 
dalle diecimila lire alle deci-
ne di milioni. 

A gettare in mezzo alia fol
ia dei produttori la domandina 
semplice semplice: « A chi de-
vono anda re i mezzi per la 
r i forma della mezzadria? », c'e 
da far scoppiare un incendio. 

La tensione 

e viva 
La tensione e viva, in To~ 

scana, su questo tema. Si sen-
te nell'aria che cost non pud 
durare, che gia non dura piii, 
e finita I'epoca del piccolo ca-
botaggio, delle operazioni par-
ziali. C'e aria di desiderio di 
*svolta* in tutti, in alto e in 
basso, nei piccoli e net gran-
di, in « bianchi», < nen » e 
« rossi ». 

Agli appelli di Moro per 
V*attesa paziente*. non bada 
ptu nessuno. Che cosa si do-
vrebbe attendere? «Che la 
eongiuntura pass i» , dice timi-
damente uno qualsiasi. E" pro-

Domani il 

quarto servizio 

U colpe dei 
• iHotmalOiin 
II capitolo « riforma », in 

Toscana, • forse uno dei 
piu pcnosl.' Ad Arezzo si 
chiama Ente Irrigazione, a 
Grosscto si chiama Ente 
Maremma. Nelle zone del-
I'Ente Maremma la produ-
zlonc per ettaro non supera 
Is 100.000 lire e II reddito 

.medio pro-capite le 290.000. 
• K' una oculata distribuzlone 
di dlsagjo In sostanza, quel. 
la degli Enti democristiani. 
•Colpa della riforma?. chle* 
do al mlel piuttosto turbo* 
lentl Interlocutor), gli • as-

• MinaUrl • di Qrosseto. «E' 
colpa dei riformatori > ml 
Hip in done In core. 

prio uno < qualsiasi», la sua 
voce e inerte, senza echi, non 
ha posstbtlitd di essere ascol-
tata in Toscana dove, dinanzi 
a situazioni nette, i rimedi da 
proporre sono sempre nettis-
stmt. 

i Sotto il sole, il fattore di un 
grande agrario del Senese nii 
prende da parte. Enumera i 
€ meritt* della grande azien-
da capitalisttca. « Gli eredi del
la mezzadria s iamo n o i » , so-
stiene. E mi fa i nomi, che or
mai so a memoria del Ricaso-
It, dei Serristori, dei Fresco-
baldi. «S 'ha da bu t t a r tu t to 
giit, r ifare tut to. Spianare , r i -
fare, senza mezzadri , solo sa-
lariati. E via >. 

11 discorso, tecnologicamen-
te, non fa una grinza, all'appa-
renza. Chi e, del resto, che 
sosttene che la terra possa es
sere — oggi — lavorata pez-
zetto per pezzetto, ettaro per 
ettaro, a fazzoletti, come av-
veniva, con paztente e mira-
colosa accuratezza, all' epoca 
della mezzadria d'oro, nell'800? 
Ma quando i sostenitori della 
< conduzione in economia > (e 
sono i grandi, come Ricasoli e 
Antinori, ma sono anche tanti 
altri, i < medt» che coprono 
il 34 per cento dell'area col-
ttvata in Toscana) si procla-
mano gli eredi della mezza
dria e, con pignoleria notari-
le, tt vogliono dimostrare che 
i finanziamenti toccano a loro, 
allora ti accorgi che la crisi 
non e solo tecnologtca, ma e 
sociale, e di - una profondita 
senza precedenli. Infatti accan-
to all'erede dell'agricoltura to
scana nel nome dei Ricasoli, 
dei Serristori e della borghe~ 
sia < grassa» di Firenze, Sie
na, Prato che da secoli pos-
siede terra, vivono sulle stes-
se contrade altri e ben ptu 
legittimi eredi. 

Sono I'altra fella, imponen-
te, dell'agricoltura toscana, i 
« ptccoli >, che coprono da so
li il 32 per cento dell'area. E si 
tratta at un 32 per cento che 
vale per quantitd e qualita 
ptu del 34 dei grossi, perche 
menlre nella grande proprie-
ta vanno calcolati mtgliaia di 
ettari di bosco, il 32 per cen
to dei « piccoli * e tutta terra 
< lavorata a mano », metro per 
metro. I conduttori di questa 
parte essenziale delta terra to
scana sono i protagonisti in 
prima persona del dramma 
della mezzadria. La loro pro
priety e talmente pnlcerizzata 
che non offre margim di ma-
novra; ad essi non e consen-
tita I'operazione sinegtudicata 
di vendere una meld dei fondi 
come « aree fabbrzcnbili » per 
capitalizzare e inveslire sui-
I'altra meta\ Si tratta di pro-
prietar i - contadini, per Io ptu, 
15.000 di essi sono ex mezzadri 
divenuti coltivatori diretti di 
poca terra, in seguito a lotte 
durissime. 

Afessi daranf t , Vuno all'al-
tro, questi due blocchi in cut 
si divide Vagricoltura toscana, 
esplode il contrasto sociale e 
dl struttura. Nasce, di fronte 
alia crisi, il problema della 
prospettiva. Nasce la doman-
da: a chi devono andare gli in-
vcstimenti? Per chi devono 
operare gli Enti di sviluppo? 
Su chi devono fondarsi It ri-

forme legislative che, prima o 
poi, lo Stato dovra pure rea-
lizzare se non vuole che la 
Toscana affondi? *Non ci do-
vrebbero essere esitazioni, nel
la risposta, in un Paese che 
possiede una Carta costituzio-
nale in cui si da preminenza 
al lavoro: e, aggiungiamo pu
re, in un Paese nel quale il 
partito di maggioranza relati-
va si proclama « riformatore > 
e, per questo, chiama al gover-
no i socialisti, promeite Enti 
di sviluppo e Regioni, afferma 
di voler javorire la coopera-
zione e, per bocca dello stesso 
Segni, ebbe ad ammettere la 
prevalenza del momento « pub-
blicistico* sui momento «pri-
vatistico >. 

Won stiamo a ripetere e a do-
cumentare quanto questa aspet-
tativa di una scelta democra
tica da parte della D.C. sia 
andata delusa. 

Pareri 

concordi 
Bastava ascoltare i commenti 

dei contadini, all'indomani del
la votazione al Sena to sulle 
leggi agrarie. Quelli toscani 
sono contadini che leggono: e 
mica leggono ptu « I reali di 
Francia >, leggono anche I ' l lni-
ta. / pareri sulle leggi erano 
abbastanza netti, si riportavano 
sempre a lotte ancora da fare 
per andare oltre la lettera ra-
chitica della legge, mirare an
cora ptu in alto, alia riforma. 
Se i democristiani, con il ri-
parto al 58 per cento e la « di-
sponibilita dei prodotti *, pen-
savano di aver messo una 
pietra tombale sulle lotte mez-
zadrili, si sono sbagliati. « Me-
glio di niente e » dice uno. 
* Ma noi vogliamo la terra, 
vogliamo disporre anche degli 
animali » dice un altro. E tutti 
approvano, lenli, decisi. cCon-
t inueremo, cosa si credono? 
Che noi si stia a lavorare 
16 ore il giorno p e r restare 
come pr ima? >. Domando che 
effetto avra il disposto di legge 
secondo cui i concedenti do-
vranno «concordare > con i 
contadini < tutre fe decisioni di 
rilevanle interesse >. < Va bene 
— mi rispondono — ma cos'e 
I ' interesse? Quello nostro o 
quel lo del padrone? >. Capisco 
che anche su questo punto la 
legge non ha chiuso un capi
tolo, ne ha solo aperto un al
tro. Ma quel che s'e chiuso, 
con queste leggi, e ogm residua 
illusione sui carmtere Hnnova-

• fore dell'azione della DC e del 
centrosinistra nelle campagne. 
Meglio non toccarlo questo ta-
sto fra i contadini toscani, i 
piu smaliziati della terra: i 
proverbi le battute le frecciate 
sui rosso che diventa rosa e 
sui bianco che diventa nero si 
sprecano. ad uso della DC e 
degli autonomisti del PS1. 

Ma se la D.C. — e lo stesso 
centrosinistra odierno — st sta 
qualificando * nelle compoone 
toscane come un guarda-spalle 

' del capitale monopolistic che 
tenta di impadronirsi del 34 
per cento dell'area coltiuabi-

le toscana per di li dominare 
tutta la Regione — do non to-
glie che il discorso su un do- -
mani democratico dell'agricol-
tura sia ancora del tutto aper
to, tutto da fare. Le forze per 
sostenere questo discorso est-
stono. 

Attorno al problema non gia 
del < salvataggio » del capita
le fondiario privilegiato, ma 
della costruzione di una socie-
ta. civile agricola nuova, sono 
schierate le forze piu serie del-
l'< intellighenzia > tecnica to
scana, dove il monopolio non 
ha ancora compiuto le stragi 
che ha compiuto al Nord. At
torno al problema della solu-
zione, nell'ambito della Re
gione, di una ristrutturazione 
moderna del tessuto sociale 
toscano sono tutte le «stnt- , 
stre»: dai gruppi, provati e 
indeboliti ma ancora vivi, del
le < terze forze » fiorentine, ai 
gruppi, nuovissimi, dei cattoli-
ci che, dentro e fuori la D.C, 
si muovono, a Firenze, a Pisa, 
a Livorno, a Viareggio, tenen-
do conto ptu della Pacem in 
terris che delle circolari di 
Bonomi. 

Ma il perno essenziale del 
movimento resta, evidente-
mente, la classe • operaia to
scana, con le sue centinaia di 
amministrazioni di sinistra di-
rette dagli operai e dai conta
dini insieme. Se c'e ana regio
ne in cui il tradizionale e dif
ficile rapporto tra classe ope
raia urbana e contadini e ro-
vesciato. questa e la Toscana. 
Le origini contadine recenti 
della classe operaia, la com-
mistione, quasi fisica, tra mon-
do agricolo e mondo operaio 
(accentuata in questi anm dal-
l'« esodo *• dalle campagne alle 
cittd e dall'incredibile fenome-
no dei *pendolari*) rende il 
movimento di classe unito e 
omogeneo come in poche allre 
situazioni ilaliane. Da questo 
insieme emerge che il contra
sto politico e sociale attorno 
alle due vie per il superamento 
della crisi, la via « neocapita-
listica * e la via democrati
ca. non si presenta come uno 
scontro assolutamente impart. 

Torniamo sulla piazza del 
Mercato di Siena: la meta di 
quegli operatori economici che 
il mercoledi affluiscono nel ca-
poluogo, vengono da c comu-
ni rossi >, sono essi stessi dei 
* rossi *; gente cioe che, talo-
ra in forma non ancora rtsolta 
totalmente, si pone il proble
ma della propria proauzione 
nella prospettiva democratica 
e socialista. II color rosso del
la societa toscana non e frutto 
di « protestantismo > pstcolopi-
co, ma ha origini politico-so-
ciali • lontane. R. * moderati-
smo * toscano, per tutto 1'800, 
ebbe sempre un suo contralta-
re potente, visse sempre in an- , 
tagonismo con forze popolari 
che un tempo si chiamauano 

1 « enersice » e che, proprio in 
Toscana, lo furono fino al-
Vanarchismo. Oggi queste for
ze € eversive ». manfenendo tn-
tatta la loro carica ideale di 
lotta hanno acquisito una con-

. sapevolezza c di pofere» to-
1 Itda, indtsfruffibile. Gli ere

di della mezzadria delle coU 
, tri popolari toscane • non 

sono turbe diseredate; sono 
classe dirigente, sono le par- -

ticelle di un macrocosmo 
politico e sociale che -ar-
riva dappertutto, e fattore re-
gionale (e nazionale) di civiltd. 
e ha le carte in regola — piu 
dei suoi antagonisti privilegia-
ti che hanno fallito — per por-
re dinanzi all'opinione pub-
blica regionale il problema del 
suo potere di decisione. E la 
decisione che e stata gia pre-
sa. la scelta che la classe ope
raia e i ceti contadini hanno 
gia fatto non e soltanto una 
scelta < rivoluzionaria » rispet-
to alia restaurazione del capi-
talismo agricolo cui punta la 
D.C: e anche una scelta pos
sibile. Ed e una scelta di po
tere. Gli Enti di sviluppo nel
la Regione e la Cooperazione 
qui la gente non U vede come 
benefiche iniziative alia Leo-
poldo di Lorena. Sono lemi di 
fondo posti sui tappeto da for
ze unitarie potenti: sono strut-
ture nuove dalle quali se nes
suno si attende improvvisi mi-
racoli tutti i democratici (e 
sono tanti) trovano logico fon
darsi per sviluppare, per la 
prima volta nella storia, una 
possibilissima accumulazione 
di tipo democratico, non * red-
ditiero >, capace quindi di una 
razionalita e di una competi-
tivitd economica che nessun 
Bettino Ricasoli si sogna. 

Politico 

centrista 
La prospettiva degli Enti di 

sviluppo e, oggi, il nodo strut-
turale ptu importante e piu 
contestalo dalle forze che, in 
Toscana, mirano alia restaura
zione neo-capitalistica del ca
pitale fondiario. Git Enti sono 
strutture che non si faranno 
strada senza una lotta aspra, 
non soltanto rivendicattva. E 
cid perche la D.C. continua nel
la sostanza a fare anche nelle 
campagne toscane la politica 
centrista, cerca di accattivarsi 
i ceti imprenditoriali indivi-
duali rispondendo ai loro ri-
catti elettorali (il timore del 
PLl) non gia svuotandone il 
potere economico (e potrebbe), 
ma favorendone la prosperitd, 
deviando verso di essi i mi
liardi destinati alia creazione 
di nuove infrastrutture e al 
credito per la piccola proprieta 
e le cooperative. Qui, il discor
so, esce apparentemente dai li-
miti regtonali potche — si 
dice — la Regione (e gli Enti 
di sviluppo) sono fattt politlci 
le cui chiavi vengono mano-
vrate a livello nazionale. Ma 
cacciato dalla finestra il pro
blema rientra dalla porta, di 
prepotenza. La Toscana non e 
una Regione per modo di dire. 
La sua forza reale economica 
e politico, e avvertibile nel suo 
gia robusto autonomismo. Per 
ora questo e ancora troppo Ira-
zionato al livello comunale; ma 
potra diventare una presenza 
decisiva se in esso prevarr*, 
oltre certi aseurdi fenomeni di 
« campanilismo », • la consape-
volezza regionale come forza 
che pud dlcenire trasdnante 

— e lo e gia, in larga misura — 
date le basi solide su cui poggia. ' 

' L'altro cardine della rivolu-
zione agricola proposta dalla 
fine di fatto della 'mezzadria, e 
la cooperazione. Si tratta di un 
tema complesso, di una conqul-
sta che e in gran parte da por-
tare avanti e, nella pratica, da 
costruire. Poca ancora, rispetto 
alle sue enormi posstbiltfd di 
espansione, e la incidenza coo-
perativistica nel campo agri
colo in Toscana. La stessa ca-
ratteristica strettamante indi-
vidualistica del sistema mez-
zadrile e stata, finora, Vostacolo 
piu serio alio sviluppo, di mas-
sa, di una coscienza associativa. 
E' vero che le cooperative di 
lavoro e produzione ' (e anche 
quelle di servizi e di consumo) ) 
sono poche, in Toscana, rispet
to al polenziale enorme, anche 
finanziario, espresso dalle cen
tinaia di amministrazioni comu-
nali, dalle province, dallo stesso 
sistema bancario toscano. Ma. -
nonostante i limiti e le difficolta 
che la cooperazione agricola 
(fiorita in Emilia agli inizi del 
secolo come fatto bracciantile) 
trova ad affermarsi nei ceti 
medi contadini in Toscana, re
sta chiaro che Vavvenire e ll. 
E resta vero che o la coopera
zione sard ti parallelo demo
cratico degli Enti di sviluppo o 
questi — quando verranno — 
diverranno un puntello orga-
nico della restaurazione del 
capitale fondiario privilegiato. 
La cooperazione agricola, in 
Toscana, pud non essere un 
semplice elemento di « difesa *. 
Ci sono le basi e le premesse, 
ormai, perche essa diventi il 
propellente della trasforma-
zione radicale dell'economia 
agricola delta Regione. Si trat
ta, certamente. di un avvenire 
faticoso da guadagnare e, in 
gran parte, ancora da « tnoen-
tare>. Ma Vavvenire cooperatt-
vistico. in Toscana, non pre
senta connotati < riformistici >. 
La Toscana non e Varena adatta 
a operazioni trasformistiche e 
il movimento operaio toscano 
del 1964 non e guidato dai ri-
formisti accaniti dell'ala destra 
del PSl. C'e ben altra sostanza 
rivoluzionaria nelle file della 
classe operaia e contadina to
scana, organizzata dai comuni-
sfi_ E quindi, il movimento ope
raio e i ceti di avanguardia 
(cattolici e di < lerza forza >) 
perderebbero un'occasione sto-
rica se non afferrassero tem-
pestivamente — in questo pe-
riodo e non domani — il nesso 
e il parallelismo che esiste fra 
crisi della mezzadria e prospet-
tive di potere offerte dalla coo
perazione. 

Nelle condizioni toscane. con . 
le possibilifd offerte dalla sta-
bilita delle posiztoni di * po
tere » del movimento popolare, 
urbano e contadino, Vaffermar-
si della cooperazione e una aa-
ranzia di irrobuslimento strut-
turale di questo potere. Le ense 
stanno talmente cost che, non 
per nulla, la DC e il governo,. 
neali slanziamenti del Piano 
Verde per la pur incensata 
cooperazione, hanno finora con-
cesso, nientemeno, che lo 02 
della somma stanziata sulla 
carta. Ma la Toscana, se vuole, 
pud fare anche da se. 

Miurizio Ftirara 
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Mosca 

Nuove denunce 
sovietiche 

contro il PCC 
I cinesj si preparerebbero a creare una propria 
organizzazione internazionale scissionista - Arti-
coli della «Pravda», delle «Isvestia» e del 

« Kommunist» sulla controversia 

Dalla nostra redazione 
MOSCA, 3. 

I cinesi si apprestereb-
bero a creare una propria 
organizzazione comunista 
internazionale con un suo 
centro a Pechino. L'infor-
mazione viene oggi conva-
lidata dai sovietici. La 
Pravda la r iprende, per 
la verita, dalla « s t ampa 
s t r an ie ra» , ma implicita-
mente la fa propria, dichia-
rando che essa < meri ta at-
tenzione » Subito dopo es
sa fa seguire questo com-
mento: « La Direzione del 
PCC cerca palesemente di 
coalizzare in opposizione 
al movimento comunista 
mondiale, un "movimento 

• internazionale" dei suoi 
• seguaci con un proprio pro-

gramma e una propria di-
sciplina di gruppo >. 

Questa accusa spicca in 
J un nuovo gruppo di artico-

li polemici che hanno vi-
sto oggi la luce a Mosca. 

, Complessivamente essi of-
frono un quadro dell 'am-
piezza e della gravita della 
rot tura che i cinesi inten-
dono provocare nel movi
mento comunista Lo scrit-
to della Pravda gia citato 
analizza 1'attivita che i ci
nesi conducono nel movi
mento in vista di una scis-
sione. Quasi in risposta, il 
Kommunist pubblica una 
ampia rassegna delle di-
chiarazioni di quei part i t i 
— o, a lmeno di una p a r t e 
di essi — che hanno preso 
posizione contro le tesi ci
nesi. Infine le Isuesfta, pro-
seguendo la serie dei pro-
pri i scritti diret t i contro 
la politica di Pechino, af-
fermano che la Cina tende 
progress ivamente ad iso-
larsi , anche come Sta to , 
dalla comunita dei paesi 
socialisti. 
' La Pravda afferma che 
i cinesi per reclutare se
guaci non badano ne alia 
quant i ta . ne alia quali ta 
dei mezzi. Nell 'Irak, ad 
esempio, essi avrebbero 
promesso appoggio al Baas 
purche questi a sua volta, 
p u r colpendo i comunisti , 
rispetti invece la frazione 
pro-cinese. Su scala inter
nazionale essi hanno gia 
fatto ricorso a quelle armi 
che Lenin considerava se
gno distintivo di una fra
zione: una piattaforma se
para ta , una disciplina di 
gruppo ed un organo di 
s tampa. La piat taforma e 
data dai venticinque punt i 
pubblicati un anno fa. La 
disciplina si manifesta non 
diversamente con Pazione 
coordinata dei gruppi e dei 
parti t i filo-cinesi in sede 
internazionale. L'organo di 
s tampa e la rivista Riuolu-
2ione, pubblicata in diver
se lingue con i mezzi finan-
ziari forniti da Pechino 
Sono queste le premesse 
pe r la creazione di un nuo
vo centro 

La rassegna del Kommu
nist vuole d imost rare . in 
risposta. quanto sia ampia 
l 'opposizione che le tesi 
cinesi incontrano nel mo
vimento La rivista del 
PCUS cita le risoluzioni di 
51 part i t i . Con questo essa 
non offre neppure un pa
norama completo, perche 
al tr i par t i t i che hanno 
energicamente condannato 
l'azione cinese (quelli del-
TOlanda, d e l l ' Argent ina, 
della Germania occidenta-
le. ad esempio) , non ven
gono ricordati . Lo stesso 
Kommunist aveva in pre-
cedenza scrit to che piu di 
se t tanta e rano i part i t i osti-
li alia linea di Pechino. Co-
m u n q u e anche i soli par t i 
ti menzionati costituiscono 
uno schieramento molto 
vasto. Vi sono quelli del-
l 'Europa non socialista, a 
cominciare dal l ' i tahano e 
dal francese Vi sono t par
titi perseguitatt della Spa-
gna, del Portogallo, della 
Grecia. della Turchia e del 
Sud Africa Poi sei parti t i 
del campo socialista An
cora: quattordici par t i t i 
dell America latma, sei del 
Medio Oriente , e t r e della 
res tante Asia, ed altri an
cora Le citazioni cercano 
di cogliere le frasi piu tipi-
che di ripulsa delle posi-
zioni cinesi Non si accen-
na invece a quanto ogni 
par t i to dice circa i metodi 
per far fronte alia minac-
cia di scissione creata da 
Pechino Solo verso la fi
ne della rassegna si scn-
ve che la maggioranza dei 

' part i t i si e gia pronuncia-
ta per una conferenza in-

( ternazionale del movimen
to e che la proposta e sta
ta caldeggiata da < au tore-
voli esponenti > e da c ve
te ran! > del comunismo. 

Dall 'articolo delle 7st>e-
stia r isul ta perd che la si-

tuazione non e meno seria 
per quanto r iguarda, ol tre 
che i rapport i fra i part i t i , 
anche quelli fra gli Stati . 
II quot idiano moscovita 
della sera afferma che i ci
nesi r if iutano ormai qual
siasi coordinamento della 
loro politica con quella de
gli altri paesi socialisti. 
Sebbene regolarmente in-
vitati , essi non partecipano 
piu alle consultazioni in-
ternazionali , neanche a 
quelle previs te dal Pat to 
di Varsavia. I cinesi non 
avver tono piu gli altri go-
verni delle loro iniziative, 
nemmeno — scrivono le 
Isvcstta — quando queste 
possono por ta re un dan-
no agli altri In base al
ia loro alleanza, Cina ed 
Unione Sovietica dovrebbe-
ro regolarmente scambiar-
si informa7ioni sui grandi 
problemi internazionali di 
comune interesse. Ora, in-
torno al '60-'63 — sempre 
secondo le Isvestia — Mo
sca ha inviato a Pechino 
140 materiali di informa-
7ione r iservat i : s tenogram-
mi di conversazioni con di-
rigenti s t ranier i . ed altri 
documenti I cinesi hanno 
trasmesso ai sovietici solo 
38 documenti . di cui molti 
secondari . poi hanno com-
pletamente cessato ogni 
invio. 

Anche piu palese, secon
do le Isvestia, e l 'isolamen-
to cinese in campo econo
mico. La Cina ha sospeso 
i r ifornimenti al l 'URSS di 
cer te mater ie pr ime s t r a t e -
giche ( tantal io . berill io) e 
ne ha dras t icamente r idot te 
a l t re ' (stagno, mercur io , 
w o 1 f r am i o, molibdeno). 
Questi stessi prodotti ven
gono perd vendut i ai pae
si capitalistici. In compen-
so, Pechino annulla ordi-
nazioni di navi in Polonia 
per passarla a paesi del-
l 'Occidente. 

Le Isvestia esprimono in-
fine dei dubbi anche circa 
1'atteggiamento cinese nei 
confronti della stessa al
leanza con 1'TJRSS Citano, 
a questo proposito, p u r r i -
conoscendo che essa con-
trasta con dichiarazioni di 
altri dirigenti cinesi, una 
frase di Cen-Yi, secondo 
cui la Cina v i rebbe un pae
se c non all ineato ». Ma so-
pra t tu t to t rovano una con-
traddizione fra le afferma-
zioni cinesi secondo cui in 
caso di < complicazioni» 
j 'URSS e la Cina sarebbero 
insieme e le accuse r ivol te 
ai sovietici di essersi uni t i 
in un « complotto > con gli 
imperialisti . 

Giuseppe Boffa 

« II reato e 

in prescrizione » 

Anna Frank: 
impunito 
il nazista 

che I'arrestd 
VIENNA, S 

11 eliminate nazista Karl 
Silberbauer, Io sgherro della 
Gestapo cbe ad Amsterdam 
trasse in a ires to tutti I mem-
bri della famiglia di Anna 
Frank (solo il padre, cbe at-
tualmente riszede a Losanna 
riuscl a tornar vivo dali'in-
ferno dei campi di concen-
tramento nazisti) non sara 
processato. 

Lo ba annunciato ieri il ml-
nistero delta Giustizia austria-
co, precisando che nessuna 
imputazione pub essere for-
mulata a carico del Silber
bauer in quanto gli even
tual! reati da lui commessi 
sono caduti in prescrizione 
sia secondo la legge austnaca 
sia secondo quella olandese. 

E non e tutto: Io stesso co-
munieato afferma pure cbe, 
nonostante le indagini si no ad 
ora compiute. non e stato pos
sibile accertare la partecipa-
zione del Silberbauer ad even-
tuali crimint di guerra contro 
partigiani ed ebrei olandesi 
durante i] periodo nel quale 1 
Paesi Bassi furono sottoposti 
alia feroce dittatura del Com-
missano del Reich Seyss-In-
quar t Da notare che a suo 
tempo, subito dopo che fu 
smascherato. il Silberbauer 
aveva chiaramente ammesso 
di aver effettuato di persona 
l'arresto della famiglia Frank 
e di aver partecipato in nu-
merose occasion! ad azioni di 
repressione contro i parti
giani 

II nazista aveva anche con-
fessato di - aver inflitto delle 
punizioni * a cittadini olande
si responsablli di aver nasco-
sto profughi ebrei e pilot! al-
leati abbattuti dalla csecia te-
desca nei cieli delfOlanda. 

r ^ X i & J ' O l * ^ - jf iniK.fit&-\..[t&ti.'^&itsiir- m* '*uv./>£ . - t- *i *j. • 

^imfmimmmmmjim 
* fc^*. » ^ •\kv •x v jii&atoti *L i-jj&<.dto£Jik &J.S 


